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SIGNORI, 

Seeondo le fattevi promesse, siamo ben lieti di potervi 

presentare la SECONDA ApPENDICE AL CATALOGO, eompilata 

dal nostro Romano Brunoni, la quale vogliamo sperare 

vi sara gradita, inquantoehe essa eontiene molte pub

blieazioni finora inedite ed interessanti per la storia 

delI' arte. 
. L' amore ehe noi portiamo alle arti tutte, ed il desi

derio di esser 101'0 utili, eol propalare quanta di be110 ed 

artistieo ei hanno laseiato i nostri maggiori, non ei ha 

sgomentati, ne ei sgomentera, dal sopportare qualunque 

saerifizio, persuasi ehe avremo l' appoggio e l' ineorag

giamento eh tutti gli inte11igenti e speeialmente dei 

signori Direttori di Ga11erie, Musei, Istituti politeeniei, ee. 

E per dal'vi subito una prova di quanto sopra ab

biam detto, ed a fine d' ineoraggiare .i signori Co11ettori 

a eompletare le 101'0 artistiehe eollezioni, si ha l' onore 

di annunziarvi ehe. eol pubbliearsi de11a presente Appen-



.j, 

diee si e fatto una rilevante diminuzione dei prezzi a 

tutte 1e grandezze ed in tali proporzioni da non temerne 

COnC01"r en.öa. (Vedi tavo1a a pag. 10.) 

Auburandoei vostri pregiati ordini, eh' eseguiremo 

eon tutta puntua1ita ed esattezza, ci dieiamo 

uevot issimi 

FRATET,LI ALJNARI. 

Firenze, 1° novembre 1881. 

RIPRODUZIONI 

DI 

VEDUTE, STATUE, BASSORILlEVI, EC. 

DI ANTICHI E MODERNI MAESTRI 

(DAGLI ÜRIGI1\ALI) . 

. PARTE PRIMA. 



RIEPILOGO GENERALE DELLA NUMERAZlONK 

INDICE 

DELLE VEDUTE, STATUE E BASSORILIEVI 

C.ttedr.le, 13 
(pOl'ta, interno, scultllre, pla

<;tiea, monumenti ce.), 13 a. 16. 
Chiesa della SS . Annunziata (in

terno e plastica), 16. 
Chics. di Badia (tabernacolo), IS. 
Chies. di San Domenico (eappella 

Dragomanni, un monumente e 
plastiea), IS. 

Chiesa di San Franeeseo (mauso
leo), 16, 17. 

Chicsa di Sant.a Maria in Gradi 
(plastiea), 17. 

Chiesa 0 antieo tempio delI. Pieve 
o deI Po polo (faeci.ta), li. 

(bassorilievi, porta., interno, 
scultura), 17. 

Museo Pubblico (SClllture in marmo, 
avorio, bronze e tonllo di maio
liea dipinto), 17, 18. 

Palazzo della Fraternita (faeeiata, 
porta, bassorilievo), 18. 

Panoram a della eittit, 18. 
Piazza di Badi. (plastiea), 18. 
Piazza grande, 18. 

- Gontm·ni. 
Chiesa dei Camposanto (plasti

ca), ID. 
Chie" di Santa Maria aelle Gra

zie), 19. 
(Altare di Andre. Deli. Rob

bia), 19. 

BerJino. 
Museo (Statua di San Giovannino 

dei Buonarro t i), 19. 

Bologoa. 
Albergo Brnn gia Palazzo de' Ro

manzi, 20. 
Cas. de' Carraeci (ve,li Cas. BerG). 
Casa BerD, Casali e Saeco or. Ca

sanova, 20. 
Chiesa di S. Bartolommeo di Porta 

Ravcgnana, 20. 
Chiesa dei Corpus Domini altri

menti di Santa Caterina, 20. 
(la portal, 20. 

A~TICrrI E MODERNI. 

Chiesa di San Domenico, 20. 
(abside, cortili, interna, la 

falllosa area di San DOlllouico, 
cora, monumenti ce.), 20 a 2'1-

Chiesa di San Franccsco, 24. 
(interna, e I' anconf\. di mannQ 

. interessantissima), 24 a 26. 
Chiesa di S. Giacomo Maggiore, 26. 

(monnmenti ce.), 26, 27. 
Chies. della :Uadonna di Galliera, 

27 . 
Ch iesa di Santa Jlaria dei Serv i, 2, . 
» (scultnl'e, monumenti ee.), 27. 
Chiesa di San Martino Mnggiore 

(16 cappella frcgi bellissimi, mo
l1umenti ee .), 28 . 

Chiesa di San Pieb'o 0 C.ttedrale 
(monumento Pini), 28. 

Chiesa di S. Petronio (Basiliea), 28. 
(porte , stip iti , pilastri, arehi

trav i con seulture neHa faeeia
tal, 28 a 30. 

(interno, eaneellate, seulture, 
bassorilicvi, monumenti ee.), 30, 
31. 

Chi es. dello Spirito Santo, 31. 
Chiesa l1i Santo Stefano (0 Basi-

Iiea). 31. . 
(Chiese deI SS. Croeifisso, deI 

San Sepolero, edelI' Atrio di Pi
la to), 31, 32. 

Bologna. 
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Pal.zzo ~r.lagut-i giil deli' Arte 
de' Dra ppieri, 33. 

Pala.zzo Malvezzi - Campeggi, 33 . 
Palazzo Malvezzi - Mediei, 33. 
Pal.zzo dei Podesta, 33. 
Palazzo Pubblico, 33, 34. 
Panorama deli. eittiL, 34 . 
Piazza San Domenico (monumen

ti), 34. 
Piazza Nettuno (fontana), 3-1:. 
Piazza Yittorio Emanuele giS. Piaz· 

za l\Iaggiore. 34. 
PinaeotcCII deli. R. Aeeauemia di 

Belle Arti (Paei d' .rgento), :>4. 
Porta nntien. cbiamata ora Valtone 

e Strada di San Vitale, 35. 
Ton'e Asinclli, 35. 

e Torre Mozza 0 Torre Ga.
risenda, 35. 

- Oontorni . 
Certosa 0 Cimitero Comul1ale, 35. 

(chiostri. gallerie, monumen
ti) , 35, 3S. 

Chiesa della Madonna di San Lnea, 
36. 

Portico ehe dal Cimitero conduco 
alla <lett. Chiesa, 3,. 

Salit • .Jett. la Strada deI Monte 
e chiesa della Madonna di Mez
zaratta, 3i . 

Collegio di Spagna (porta e eor- Brolio. 
tile). 32. 

Föro dei Mereanti, 32. 
Pahtzzo Albergati, 32. 
Palazzo Bargcllini ora Davia, 32. 
Palazzo Bevilacqua, gia Sanuti, 

Campeggi ee.) 32. 
Palazzo 13ovio-Taceoni, 32. 
p . lazzo della Cassa di Rispar-

mio, 33. 
Palazzo Fantuzzi ora Pedrazzi, 33. 
Palazze Fa". , 33. 
P.lazzo Fibbia - Pallavieini, 33. 
Palazzo Isolani gift Bianehini, dalla 

Strada Maggiore, 33. 
dall. Piazzetta Santo Ste

fano , 33. 

Panorama e dettagli deI Castel-

Ccrrcto-Guidi. 
Chiesa di San LeoDardo (fonte bat

tesinmle, e panorama), 38. 

(:Ol'toou. 
Chies. della Cattedrale (sareof.go 

.ntieo), 38. 
Chiesa di Santa Margherita, 38. 

(sarcofago) , 38. 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

.1 Caleinaio, 39. 
(interna, tabemacolo), 39. 



8 INDICE. 

(::Ol'tol1n. . Fircnzc. 

Museo deU: Aceademia Etrusea I Chiesa di San Lorenzo, 49. 
(lampadRrlO etrusco, "ccro) , 39. Chiesa di Santa Lucüt (lulletta in 

Panorallia del la eittil, 39. plastica), 50. 
Eml,oli. Chiesa di Santa ilIaria. Novella', 50. 

Battistero (fonte battesilllale) , 39. Chie,a e Piazza San Mareo, 50. 
Chi.sa de ll a Collegiata, 39. CI"es. di Orsanmi ehele (San Gior-

(pi la deli' aeq na santa) , 39. gin statua), 50. 
Galleria della (doss"li, tabe 1' - Chies. di San Pieriuo (Iunettn in 

naeeli. sell ltnm ), 39, 40. I plastiea). 50. 
Ch iesa di Sau Fntnceseo (seultu · Chiesa Santo Spi rito, 50. 

re), 40. Chiesa Santa Trinita, 5 1. 
Palazzo Munieipule (seultum), 40. Chiostro dello Sealzo, 51. 

Fe .... n .. a. ecl i 8uoi dintorni . Compagnia dei S8. Sacramento (ta-
Aten eoCivieo(vedi Palano dei Di a. vola in plastiea), '>1. 

manti). Galler ia dell'Aecademia Belle Arti 
Casa di Lodovico Ariosto, 40. (statue in gesso e manna), 51~ 
Cnstello , 41. Galleria Corsini (vaso in brollzo 0 

(monumento a Savonarola. 'laso in marmo), .~I. 
nella piazza), 4 1. Galleri. Pi tti (statne), ii l, 52 . 

Catteurale, 41. Galleria Jeg li Umz i (eorridori e 
(la facc iata, dettagli e scul- sala), 5~. 

ture), .J I, 42. • (busti d' lmpemtori , statue ee) 
Casino della Socicta dei NoO'o- 52 a 54. ' , 

zian t i. -l:l . 1:) Gial'l.lino delln. Fet.lel"azionc Orti-
Certosa (yetH Cimitel'o COt11uuale). cola l taliana, 55. 
Chicsn. subu rb!\nR eH San Gio rgio In tngli mod ern i (di Frullini Ga ia-

PLllIsoleo tii monsigllor Rove- ni, RomaneIli), Pl'oprieta' Arti-
rella), 42. stica, 55 . 

Chies. di S. Maurelio detta Chiesa Loggia della Misericordi. uetta deI 
Xuova (la portal, 43. Bigallo, 55. 

Cilllitero Comunalo c Chiesa tli San Loggia dei Priori uetta dei Lanzi 
Cristoforo gia della Certosa, 43. (statue ee.) , 55, 56. 

(absil.le, campanilo e ehio- l\Inseo NazioJlale , 56. 
strij, 43. » (seal:t, sCllltllre ec.), 56, 57 . 

(cella deHa famiglia GuIinel- Palazzo An tinori, 57. 
li), 43. Palazzo Jella Banea Kaziollale Ita· 

Palazzo dei Diamanti, 4.4, liann, bio 
(porta 0 pilastrate co n ean- Palazzo Bartolini-Salimbcni, 5 j'. 

delabre), 44. Palazzo Dal Borgo g ia AnteIlesi, 57. 
Palazzo Seh ifanoia (la portal , 44. Palazzo dei conte Boutourlinn, 5~. 
Pah:<zo Saerati 01'11 Prosper i (la Pa:~zzo Dei Corona (il Diavolino), 

porta" 44. u . 
Pan orama deliR. ciUu , .14. Palazzo Corsiu i, 57. 
Pia.;:za Ariostea. e palazzi varii, 45. Palazzo Fenzi, 57. 

(Ja portal, 58. 
Figlinc presso Prnto. Palazzo Ferroni, 58. 

Veduta della via detta Cantagallo, Palazzo Gondi, 58. 
45. (il co rtil e), 58. 

Fil"cnze. Palazzo Larderell, .~8. 
Battistero, 45. Palazzo Maunelli-Rieeardi, 5g. 
Casa. Bllonarroti, 45. Palazzo Mal'telli (nnn. seulturn lli 
CasR. di Dante Alighier i, 46. Donatello), 58. 
Casa deli' Opera dei Battistero (la Palazzo deli' Opera dei Dllomo (al. 

porta. e scultura), 46. tare d' [L1'gento) , 58, 59. 
Casa Tantini (Iunett. in plasti. Palazzo Pan dolfini, 59. 

ca), 46. Palazzo Pitti, 59. 
Casillo Medieeo, 46. (da tergo diverse vedute), 60. 
Catledrale (eon parte uella nuova (grotta Bllontalent i, vasea e 

faecinta), 46. statue nella meuesima), 60. 
Chies" deli' Arei spedale di Sallta (argellterie), 60 a 6a. 

~Iari. NIlOv. (Iapido sepolerale, Palazzo dei PoJastit (vedi Museo 
tabern.eolo, plast iea ee.), 46. Nazionale). 

Chies" di Badia , 46. Pa lazzo Quaratesi, 63. 
Chiesa di S. Carlo de' Lombardi, 47. Palazzo Rucellai, 6a. 
Chiesa deI Carmine, 47. Palazzo Uglleeioni , 63. 
Chiesa di Santa Croee, 4 7. Palazzo Strozzi, 63. 

(bassorilievi, monl1menti, Ia- (decorazion i di bronzo),63. 
pide sepolerali, plastiea, bauchi Palazzo Veeehio (porte, sorfttto, 
di sagrastia, ehiostri, eappella selllture ee.) , 63, 64. 
P.zzi ee.), 47 a 49. Panorama della eitta (diverse ve· 

Cbies. di Sant' Jaeopo di Ripoli dute), 64. 
(Iuuetta in plastiea), 49. Piazza della Signoria, 64. 

Fircnzc. 

Piazza della Signor ia (follt!\Iu\ e 
statua equestre di Cosimo I), 65, ~ 

POI~te <1.lIa.
w
Carraia e Lun g' Arno 

Nuovo, 60. 
Ponte Santa Trillitn, 65 . 
Ponte Vecchio, 65. 
Portici uegli Uffbd, f16 . 
» (statue) , 66, 67. 
Proprieti della fu grandu~hessa 

Maria di Russia (,eultllre). 67. ' 
Propri eta dei Barone C. E. Y. 

Liphart, 67. 
Statne moderue (ProprietiJ. Arti· 

8tica), 67. 
Studio dei prof. Franeesco Vinea 

(Pro)Jl'ieta Artistica) . 68 . 
Via della Forea (bassorilievo di 

Miuo), 68 . 

- Contorni, 

San Millia!.o al Monte (panorRmi 
diversi deI eollo) , 68. 

(Basilien.. in te rno lle ll a. me
uesillHL: cappelJa dei Crociflsso, 
coro, pergamo, capite lli, pavi 
mento intarsiato, mOllllllleuto a 
J acopo di Porlogallo ee.) , 69 a i 1. 

(panorama deI Cimi tero e mo· 
nUlllento a i:l:mm& e Binnea Mal'
chesini), i1. 

Pi an de' Giullari, 71. 
Torre deI Gallo (panor~ma, ton'e, 

eortile, salone a pian torreno, 
stanza dove studi.va Gali leo ee.) , 
i2, 7;;. 

(panorama parzi.le dolla 1'0' 
seaua e speeialmente di Firellze 
in 7 tavole fo rm anti la IUlIghezza 
di metri 3, ( 0), 73 a ,:;. I 

Vineigliata (panorama, cortili, sale 
e dettagli dei Castello), 75 " 78. ' 

l.an"torccc itio. 
Chi"sa di Sauto Stefano (pIasti

ca), 78. 

Luccn. 
Aequedotto, 78 . 
Chiesa di San Fredia no, 79. 
• (faceiata, tergo, illterno, senl ~ 

ture), 79, SO. 
Chi"s. di S. )Iiehele Are.ngiolo, 80. 
Chies. di S. Pietro de' SOIllßld i, 80. 
Chiesa 0 Oratorio di Santa Maria. 

della Rosa (la portal, 80. 
Palazzo deI fu nobile signor mar

chese Girolamo lUansi (camera 
da letto), SO. 

Palazzo Pretorio ora de' 'l'ribt.l
nali,81 . 

Palazzo Reale ora Provin eiale (eor· 
t ili), 8 1. 

iUontemurlo. 

Campanile, 83. 
Camposanto Urbano (diverse " e· 

dllte monumcnt,i e SCl1 lture), 
83 a 86. 

Cappella di Sant' Agata, 86. 
Cas. dove Galileo naeque, 86. 
Catteurale 0 Prim aziale, 87. 

(faeeiata, porte. interno, al· 
tari, seultura ee .) , 87 a 89 . 

Chiesa di Santa Caterina, 89. 
» (monument i), 89. 
Chiesn. di San Franeesco , ex·con

vento della (Capitolo di Sall 
Bonaventura), 90. ~ 

Chie,. San Frediano, 90. 
Chiesa di Santa Maria della Spina 

e dettagli. 90, 91. 
Chiesa di S. }Ia rti no (seul tura),9 1. 
Chiesa San Mich eIe, 9 1. 
Chies. di San Niecola, 91. 
Chie,a di San Paolo a ripa d' Ar

no, 91. 
Chiesa di San Pietro in Yinculis, 

volgarm ente San Pi erin o. 91. 
Chiesa di San Sepolcro, 91. 
Chies. di San Sisto, 91. 
Citt adella, 9~. 
Fon ,.na (Pi .zza deI Dnomo), 92. 
Palazzo Agostini, 92. 
Palazzo della Carovana, 92. 
Palazzo fiambacorti, 92 . 
Palazzo Lanfranchi ora Toscanel

Ii , n-
Palazzo dei Mediei ora Spinola, 92. 
Palnzzo delI' Orologio gin. Palaz

zotto dei Cavalieri Anziani, 9:2. 
P I1.1azzo Scorzi, 9:2. 
Palazzo Upezzingh i gia Lanfre· 

<lueci. 92. 
Panorama della eitti\, 93. 
Pi !l.zza deI Duomo (da diversi pun

ti), 93. 
Ponte nuovo detto Solferino, 93. 
Studio Fontnn. (I' anti co pnlpito 

deI Duomo), 93. 

CQl1torni. 

Calei. Pi eve di (Foute batte.ima· 
le), n. 

(torrente Zambra, e Ponte 
Veeehio. 93. 

Caseine (RR.) di San Rossore, 94. 
Certosa. 91. 
Chiesa di San Pietro in Grado, 94. 

I'ato. 
Cnttedrale. 94. 
~ (facciata, porte, pulpiti, in-

terno, sculture, plasti cR, eaueello 
in bronzo p.c .) 94 a 97. 

Chiesa di Son Franeeseo, 97. 
(tabernaeolo, lapide e uma 

sepolerale) . 97. 
Chies. di Santa Marin delle ear· Pano rama, 81. 

Palaia. 
Chiesa pleb.na di S. Martino,81-

Pisa. 

I 
eeri (I' in terno), 97. 

» (dettagli arebitettoniei eu'or-
nato, plastiea. altare in mal" 
mo),98. 

Battiste ro di San Giovanni, 1:12. 
(porte, fonte battesimale, pul

pito ee.), 82, 83. 

Ch ies. di San Nieeolo da Tolen· 
t ino (la porta, un lavabo, pla· 
stien). 98. 

INDICE • . 

Prato. 
Fün te sull a Pi."o deI COlllune, 98. 

(Pil tto in hrouzo), 99. 
Oratori o di Saut' Antonio detto deI 

Ferro (plasliea), 99. 
Orator io di San Lodovieo ora Ma· 

dOllIladeI Buoncons iglio (Iun ettn. 
iil terra itl\'etriata ed altl'i la
vori , imili ). 99. 

PalazZf) Pretorio ora dei Tribu
uali, 99. 

nu.vcnna c suoi dinto.·ni. 
Aeeademia di BelJe Arti (senltu· 

re), 99, 100. 
Basilica di Sant' Apollinare in 

• Classe, 100. 
(interno, altare, eapitell i e 

urne), 100, 101. 
Basilien. di San Giovalllli Evan 

gelistn e Piazza Qmonima, 10l. 
(la portal, 101. 

Basiliea di San "itale, 101. 
(I' interno da dive rsi punti, 

scnlture, urne, capitell i ec.), 101, 
102. 

Battistero (I' interno), 102, 103. 
Biblioteea eomullale Classense (sala 

maggiore, Hila pagina deI Codice 
di A ristofane e Ia. cassa ove f~l
rono t .. ovate le OSSft de li' AIi· 
ghieri). 103. 

Braeeioforte (Sepolereto di ) , 103. 
» (interno), 103. 
Canale N~l\'igJio 0 Corsini, 103, 104. 
Casa gin. de' Po lclltan i, 104. 
Chiesa lli Sant' Apollinare Nuovo , 

101 . 
(I' internQ, eapitell i, ambone , 

eappella delle Reliquie e altre 
seulture bizantille), 104, 105 . 

Chiesn. di San Francesco , 105. 
(lapilli sepole rali , urne ee.) , 

105 . 
ChiesadeiSS. Giov"nni e Paolo, 105. 

(ambone), J05. 
Chies. di Santa Maria in Porto 

Fuori, lOG. 
(un' IHna bizantiua), 106. 

Ch iesa Metropolita"a, I u6. 
(cl'oee stnzionale, llrne,ambo

ne, trollO pastorale in a\'orio ec.), 
106, 10;. 

Chiesa d i San Romualdo in C1asse 
(ehi ostro . porte e trafo .. o bizan· 
I,in o) . 107. 

Chiesa dello Spi .. ito Santo (capi. 
tello bizantino C 00 ambone an
tieo) , 10i. 

Oo lonna de ' Frantes i, 107. 
Confraternita di Santa Ginstina 

(urna gent il e), 108. 
Mausoleo di Galla Placidia (intel'llo 

e urne), 108. 
Mausol eo di Teouorieo , l OS, 109 . 
Museo di Classe (Ia~ori in a\'orio, 

legno e mel.alli), 109 . 
Palazzo ~I nuieipale e parte dell a 

Piazza ßlaggiore 0 Yittorio Ema
nuele, 109. 

Palazzo di Teodorieo (han.; deI) , 
lIO. 

Ba"cnnu c 8uoi dinto.·n i" 
Panorama dell. eitt!., 110. 

9 

Piazzf\ Maggiore 0 Vittorio Ema
nuele (e.pitell i) , I 10. 

Piazza della Stazione (molllllllCuto 
a Luigi Carlo Farini), ll0. 

Pin eta (diverse vedut.e) , llO. 
Sepolero di Dante, 111. 
Sepolero d' Isaeeio Esarea, 11 J. 
Torre deI Pubblieo, 111. 

ROUUI . 

Anfiteatro Flavio 0 Colosseo, I ll , 
112. 

Areo triollfale di Tito, 112. 
» (bassoriliel'i), 11 2. ' 
Basilica di Sau Giovanni Latera· 

no, 11 2. 
(statua di Costantino il Gran

de), l! 2. 
Das ili ea di San Pietro. 112. 
Campidogl io, Piazza deI (M areoAu

relio, monumcnto eqllestl'c) , 11 3. 
(seultu .. e uel Museo Capit o

lino), II S. 
Chies. di Sa nta Maria deI Popolo 

(monl1menti e dettagli de i me· 
desimi). l! :l , 11 4. 

Coll egio IngJese (monum ento j al 
eordinale Bainbridge), 114. 

Pal azzo Vatie.no(balaustrab nell .. 
Cappella Sistin a e " öl ta della 
Sal. Regia), 114. 

Pi.zza San Pi etro, ll4. 
Tempio della For~una Viril e, 11 4. 
Villa Ludovisi (senlture), Jl4. 

Santn ltIß.-ill: a "~ull)oli "'ee ... 
chio 0 a Ripa. 

Chiesa Ji Santa Mari . a Ripa (Ia
vori iu plastiea), 11 4. 

San lUinia'o .. 1 Tctlesco. 
Chiesa d i Sant' Jaeopo dei P"lri 

Domeniean i (sepolero a Chelli · 
nil, 11 5. 

Panorama, 11 5. 
8an '1'il'uldo di CJawl)orcno. 

Chiesa di San Vivaldo (Iavoro in 
pl astiea) . ll5 . 

'VoHerru. 
Battistero 0 Chiesa di San Gio· 

vanni, 115. 
(Fon te battesimale, Ciborio). 

11 5, 11G. 
Cattedrale, 11 6. 

(sculture,urna, pel'gnmo), 1 J 6. 
Chiesa di Sall Lino (moDumento 

.1 Matrei), 11 6. 
Cumpagni a della Croee di Giorno 

(I' interno), ll7. 
Fortezza, 117. 
nluseo Pubblieo Gnarnaeei (inter-

nO), 1I7. 
:. (U1·necinerariectrusche), l1 8. 
Palazzo Pretorio, 11 8. 
Palazzo dei Priori, 119. 
J1allorama, 119. 
Porta all' Areo, J19. 

- Contorni. 
Chie," d i Sau Girolamo (l8<ori in 

plastiea), 119, 120. 
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GRANDEZZA PRI!:ZZO __ ----____ ~--------_II~ 

!Ion laie. Smonlale. MOllI'I' 11 Smonl,l, 
I' _ ____ I _____ -I!.:.....d_o' .... !i_n'_. " per do!!i" 

'li Centimetri , 
Carte di visita, 1" e 3" Parte dei Catalogo. .. 10 'I, X 06 

Centimetri. Lire. 

circ, 9 X 5 1
/, 3 

3 
6 

2" 
(PROPRIETA ARTISTICA) marcal, COIi I'aslerisco'* 

d' Argento, opera dei XIV e XV secolo 
(nel Palazzo deH' Opera dei Duomo), diviso 
in 9 fogli . ... .. ... ... . . . .. ... . 

11 

Stereoscopi .. 1" Parte dei Catalogo ... . ' 11 18 >< 09 14 X 7 1/, 4 80 Qr>illJfLmpanlJ.e di Giotto, diviso in 2 fogli . . 

» (PROPIlIET,\ ARTISTICA ) mm,~, con t' aslerisco* 

Album . ... .. 1";,3' Parte dei Catalogo : : : 1 

(PnoPRIETA ARTISTICA) rum,l, COIi 1'''lerisco .~ 

Pie cola ..... 1', 3" e 4" Parte dei Catalogo . 

2" 
(PROPRIETA ARTIS'rICA) m,real, ton I'aslerisco* 

Mezzana . .. . 1" e 3" Parte dei Catalogo . . . 

2' 
(PROPlUETA ARTISTICA ) 111",,1, con I' aslerisco." 

Extra ...... 1", 3" e 4" Parte ilel Catalogo. 11 

2" 
». (PROPIlIETA ARTISTICA) marcal, ton I'asleri"o." 

Grandi . . . . . 1", 3' e 4" Parte dei Catalogo . 
2" 

(PROPRIET,\ ARTJSTTCA) marcal, ton I' aslerisco* 

7 

16 X 11 » 14 11, X 9 1/. 5 
6 

10 

40 )< 27 27 X21 9 
12 
18 

49 X 38 35X 27 24 
30 
36 

64 X 49 44X 33 36 
42 
54 

88X62 60X45 72 
84 
96 

20 

40 '1 
- I 
: 11 

., 1 foglio .. .. .. ... . .. ..... . . 
ttedrale, vista da Via dei l\lal'telli con la 
facciata intonacata, 1 foglio ...... . . 

vista da Via dei l\lal'teHi con facciata senza 
IIWU,,"L~V, 1 foglio .. . . . .. . . . . 

deI P alazzo P retorio or a Museo 
N azionale, 2 fogli . .. .. ... .... . . . 

A.nn" 'll'n R della Citta , yisto dal Piazzale l\'Ii-
chelangiolo, 3 fogli . ... . .. . ... . . . . 

parzia le d ella Toscan a e spe
cialmente d i F iren ze e suoi dintorni, 
visto dalla Torre dei Gallo, di viso in 7 fogli. 

della Signoria , 4 fogli ....... . . 
Vecchio, 2 fogli ............ . 

deI Gh iber ti a l Bat t istero, 14 fogli. 

., 3 fogli .. .. ..... . 
, 3 fogli .. . 

30 fogli. 

RO:MA_ 

1 foglio 
J.lB. - I suduetti pl'ezzi sono inaltel'abili. - La vendita 0 a p ronti contanti , percio chi bramasse 111"laj'{""' ''' I' interno, 3 fogli. . . . . . . . . . . . . 

commission i ne rimetta unitamente l'ammontare onde c"ital'e rital'di nell' invio. 

Si ll,landano pure collez ioni cli fo to g raOe i n i Sl.e zionc prClTia gw'anzia 0 l'invio a'lltici2Jato deil' 

lJorto totale, tm terzo deZ quale intendiamo ehe sin ritenuto respingendo i1 resto franeo , dopo di ehe 
yjeremo i1 dipiu della SOlllma inviataei. 

Le spese d' imballnggio e di sped izione SOllO a carieo dei committenti. 

I prezzi delle fotografie sono stati diminu'ti, ma per dozzina. 

as ilica di San Pietro , 3 fogli . . . . . 
Romano, preso dal Palazzo de' Cesari, 

3 fogli ... ..... ... .. . . . .. . .. . . 
Id. , preso dal Campidoglio, 3 fogli . 
Id., preso dal Campidoglio, 1 foglio .. . . .. 

GRANDEZZA 

~Iontale. Smonlale. 

Metri e Cent . Metri e Cent. 

2.15 X 1.65 
0.88 X 0.62 » 0.76 X 0.42 

0.88 X 0.62 .. 0.75 >< 0.50 

0.88 X 0.62 » 0.57 XO.56 

0.88 X 0.62 .. 0.57 >< 0.56 

0.96 X 0.70 » 0.80 >< 0.55 

1.87 X 0.95 » 1.67 >< 0.68 

3.86 X 0.75 
1.80 X 0.95 
0.88 >< 0.62 » 0.76 X 0.42 

2.06>< 1.10 
1.33>< 0.86 ,. 0.95 X 0.55 

0.88 X 0.54 0.71 >< 0.42 

2.50 X 1.60 

1.20 X 0.90 .. 0.85 >< 0.6± 

1.80 X 0.95 1.14 X 06± 

1.80 X 0.95 » 1.64 X 0.66 

1.80 X 0.95 » 1.42 X 0.60 

1.80 X 0.95 » 1.35XO.58 

1.20 X 0.90 » 0.90 X 0.60 

PREZZO 

~lolilaie. Smonlale. 

150 
15 
15 

10 

10 

15 

35 

80 
35 
15 

150 
30 
20 

300 

20 
35 
35 

35 
35 
20 

13 
13 

8 

8 

13 

30 

13 

25 
15 

15 
30 
30 

30 
30 
15 



PARTE PRIMA. 
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S865 9382 - 11791 -

8866 9383 - 11792 -

9384 -

9385 -

AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA OMONIMA).' 

Cattedrale. - B eretta ne1 1uogo piu e1evato della cittit; ajJ
parten eva a un tempo ai monaci Cassinesi, da' guali 
vi era giit stltto fabbricltto un monastero con la Chiesa. 
Lo avevano questi ottenuto in dono da Enrico di 
Ugone Borboni poi Marchese dei Monte, per istru
mento rogato da Ser Ranieri ne1 1088, ma per Bolla 
dei pontefice Innocenzio Ul 10 cederono a1 Vescovo 
nel 1203. Ma non prima deI 1218 si penso ad edifi
carvi la nuova cattedra1e. Ne fece il disegno l' archi
tetto Jacopo, tedesco di nazione ed uomo allora di 
gr an fama, i1 guale fu maestro di quell' Arno1fo, che 
nel 1288 getto i fondameuti della metropolit.ana fio
rentina. La fabbrica per alb·o rimase interrotta per le 
disgraziate circostanze de' tempi, finche fu incaricato 
di terminarla Ma1·gewitone AI·etino, ehe nel 1275, 
dopo lunga emigrazione, si era giit restituito in ;pa
tria, ne i1 medesimo pote condurla al suo termme, 
per le nuove guerre cbe insorsero. 19noto e il nome 
dell' artefice che pote darle compimento, ma fu in 
tempo che i1 famoso Guglielmino degli Ubertini da 
vescoyo e signore governava la cittit. La FACCIATA 
rimasta interrotta fu cominciata nel XV secolo. Ve
des i pure in guesta vedutlt la stlttua di Ferdinanc10 I 
c1e' Medici, lavoro in marmo di Francavilla sul mo
dello fatto c1a Giambologna. 

La sudlletta, vista c1a tergo con il Campanile ottan
gohre, fatto sul disegno dell'ingegner Mercanti (1858). 

Porta di flanco a mezzogiorno, con nella lunetta 
tre statue di terracotta della Vergine, di San Gre
gorio papa e di San Donato, collocate da Niccolo 
Aretino. N ella cuspic1e il Castellucci vi dipinse il Pa
dre Eterno neU' atto c1i creare le cose. 

La Vergine col Bambino Gesu ed ai lati i Santi 
Gregorio papa e Donato, dietro due AngeH. Questo 
gruppo in terracotta venne collocato nella lunetta della 
porta suc1detta da Niccolo A1·etino. A1cuni credono 
vec1ervi 10 stile dei Forzore di Spinello. 

t Nuova Guida della Citta cli Arezzo, per l' arciprete GJOVAYBATIST.\ 

RISTORI. 

2 
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NB. - La spicgazione de11a seguente 
nomenclatura, prezzo e grandezza, vedi 
pag. 10. 
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PARTE PRIMA. 

(sey!!e) AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA OMONli\IA). 

(Jutlcd.·"l c (.egue). 

San Luca, misero avanzo di macig-no, affatto cle
formato, cli Niccolo Aretino, posto In una nicchia 
neJla f acciata. 

L' Interno, ossia l' ambnlatorio di mezzo delle 
tre na,ate, COll nella testata la bellissima e spaziosa 
t l'lbuna. I due pulpiti vennero eretti dal B encivenni 
nel 1563. 

Altare maggiore, il cui dossale di marmo tutto 
pieno di figure, d' intagli, di fos-liami ed altri Ol'l1a
mentI, venne fatto eseguire nel 1286 da Giovetnni 
P isetno dietro invito deI vescovo Guglielmino. 

Detto Altare, visto da tergo. 

Dettagli deI detto Altare, ricchi d' intagli e di pic
cole storie iu bassorilievo della vita della Vergine e 
di San Donato, e di alcuni tabernacoli pieni di figure 
tonde layorate molto sottilmente. Nel N. 9393 vedesi 
San Gre{;.orio papa, il cui volto e il ritratto di papa 
Onorio I \' , e nel N. 9391 San Donato vescovo e pro
tettore della citta di Arezzo. 

Cenotaflo di Guido Tarlati. Quest' opera ammi
r ablle, che di tal genere e la piu maO'nifica che si 
conosca, e delle piu belle deI secolo XIV, fu condotta 
in marmo finissimo nel 1330 da Agostino ed Agnolo 
scultori senesi a premura di Giotto, che avendola 
disegnata li pro pose amhedue a Pier Saccone e Dolfo 
Pletramaleschi, e fu compita iu tre auni. Al coperto 
dl Ull archivolto e di n,n ampio padiglione, e soste
lluta da cmgue grandl mensole, spor O'e in fllori la 
cassa, sopra la guale si vede la statu~ gi ac ente deI 
, escovo Guido. Succedono a dette mensole, ma piu 
ü?ternamente, in sedici quadrati, espresse in basso
n h eyo, le prillcipali imprese di quel potentissimo 
SIgnore. . 

Gui<lo Tarlati vlen fatto Vescolo, suo ingresso 
ai VescoY8110 e l'estaurazlone delle mura dl Arezzo. 
DettetgZio deZ suclcletto. 

Gnido Tarlati viene nomiuato Signore d' Arezzo 
e presa della fortezza di Lucignano, come SOpTet. 

Saccheggio di !rezzo simboleggiato nella figura 
di uu l'Ccchio, e presa di Chiusl, come sopra. 

Gnido Tariati eletto Generalissimo deI popoIo 
di Arezzo, e presa di Fl'onzola, come sopra. 

Presa deI Castello di Focognano e Ia distruzione 
di Laterina, come SOpTet. 

Presa deI Castello di Rondine e distruzione deI 
lIIonte San Savino, come sopl·a. 

VEDUTE, STATUE, BASSORILlEVI, EC. 15 

NB. - La spiegaziono della segnente 
nomenclatura, prazzo e grandezza, vedi 
pag. 10. 

9413 -

(Bey"e) AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA OMONIMA). 

(JnHcdrnlc, (Jcllotnfio ,U Guido T.U'luti (.egue). 

Presa dei Castello di Duciue e l' incoronazione 
dell' imperatore Lodovico il Bavaro operata da 
Gnido nel 1327 in Sant' Ambrogio di Milano. Det
tagZio deZ suddetto. 

Presa <lei Castello dl Caprese, e morte dei ve
scovo Tarlati anenuta circa il 1330, come sopra. 

Deposito dei Beato Gregorio X, morto in Arezzo 
nel 1276. Questo sepolcro in marmo venne commesso 
a lJIal'gal'itone (?) ed assel'isce il Vasari essere la mi
gliore opera che egli abbia fatta. Bella ed egregia
mente lavorata e la stat.ua deI Pontefice giacente so
pra la sua cassa, posta sotto un archivolto ornato 
di un frontespizio, e sostenuta da quattro basse 
colonne che posano sul ripiano di una gradinata. 

Tabcrnacolo delI' Ollo Santo, che si l'itiene sia 
opera degli Scoletri deZ Mosca. 

MonumclIto <11 marmo che contiene Ie reliquie 
dei Santi. Martir! Aretini, i nomi dei quali sono se
~nati nell' iscrizione clestra. Vedesi nell' imbasamento 
l ' effigie deI primo Vescoyo d' Arezzo San Satiro e 
l' epoca 1340. 

La Madonna col Bambino Gesu in co110, rin
chi usa da una corni ce di frutti e fiori. All' esterno 
"i sono due Angeli volanti e teste di Gherubini. In 
basso genuflessi i Santi Bartolommeo e Domenico. -
Bassorilieyo in terra invetriata cli Andreet DeUa 
Robbia. 

La Vcrgine con le lllani giunte assisa sulle nubi 
e circondata da clodici Cherubini formanti una man
dorla. Quattro An~eli volanti stanno all' esterno. La 
Tlfadonna e di Anm'ea DeUa Robbia, gli Angeli sono 
della &1IOZ(6 di Ancll·ea. 

La Santissima Trinitil , ossia l' Eterno Padre, il 
Figlio in Groce e 10 Spirito Santo. Ai lati della Croce 
vi sono teste di Cherubini e gruppi di Angeli vo
lanti in atto di adorazione. In basso della Groce ge
nufiessi stanno i Santi Domenico e Bernardo. Questa 
grande composizione viene chiusa da una corona di 
teste di Cherubini e da una ghirlanda di foglie e 
fruttI. N el gradino evvi un tondo con la Madonna 
eilBambino Gesu e genufiessi ai lati deI medesimo 
otto Confratri. - Bassorilievo in terra invetriata di 
Andrea Della Robbia. 

La Madonna se<lutn in trono col Bambino Gesu, 
ecl avente ai lati i Santi Bernardo e Domenico e le 
Sante Maria Maddalena e Apollonia. In alto I'Eterno 
Padre, 10 Spirito Santo, Angeli e Gherubini. Una 
ghirlanda di fiori e frutti forma corona a questa 
composizione. Nel gradino evvi il Martirio di San
t' Apollonia, la Nascita deI Bambino Gesu e Santa 
Maria Maddalena penitente. - Bassorilievo in terra 
invetriata dei DeUa Robbia. 
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}lB.- La. spiegazione delt a. seguente 
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9414 -

9415 -

9416 -

9417 -

9418 -

9419 -

9420 - 11 801 12689 

9421 

9422 -

9423 -

942. 

9425 - 11802 -

9426 -

9427 -

PARTE PRLI1A. 

(8cyue) AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA OMONllfA) . 

Vatte,h'a)c (8eyue). 

La Madonna gennßessa che adora il Bambino 
Gesii, ed in alto un Angiolo volante portante un ear
tello seritto, ehe annuzia la Naseita deI Redentore. 
- llassorilievo in terra invetriata dei Della Robbia. 

Una porta della Sagrestia eon ai lati due pila
stri, i eapitelli dei quali sorreggono parte deI eorni
eione deeorato d' ornato. Ianorasi il nome deli' Ar
ehitetto e Seultore e fn nel1856 dai Fl'atelli JJfal'cucci 
restaurato. 

Crocißsso in legno, bellissimo, ehe presenta 10 
stile deI Ven·occhio. 

Chiesa della Santissims Annunziata. 
L' Interno. Qnesto hel tem]Jio e eonsaerato alla 

Vergine sotto il titolo deHa Madonna delle Laerime, 
la eui santa Immagine fn donata da Carlo l\1arsup
pini nel 1601, ed e posta sull' altar maggiore, fatto 
di marmo alla romana, eol disegno deI eav. Sil'igatti 
Sencse. L' arehitettura della Chiesa e opera assai ma
gnifiea dell' ahate Bal·tolommeo Della Gatta. meno 
i modelli delle navate laterali ehe furono fatti da 
Antonio da San Gallo. 

La :aladonua assisa col Bambino Gesii in collo, ed 
ai lati i Santi Rocco e Francesco. Nel gradino evvi 
la Pieta eon la Vergine, San Giovanni ed altre figure 
di Santi. - LavOl'o in terracotta dei Dellc~ Robbia. 

Chiesll di Badia. 
Tabernacolo delI' Olio Santo rieeo d' ornati e 

figure in bassOl'ilievo ed a tntto tondo, d' Autore 
ignoto della meta deI XVI seeolo. 

Chiesa di San Domenico. 
Cappella fatta IJer eommissiolle della Famiglia 

Dragomlluui, di stile goti.eo assai rieeo, eon pitture 
deI 1380. L' insieme deli' arehitettura e di Giovanni 
di ~jJfacstro Francesco da. FÜ·enze. 

La Vergille Annunziata. ; Le tre statue nelle nie-
n Redentore. ehie ehe eoronano 
L' Arcallgiolo Gabbriello. detta cappella. 
MOJlumento a Ranieri degli Ubertini Äretlno, 

vescovo di Volterra, opera deI secolo XV. 
San Pietro ~lartire. Statua in terra invetriata 

colorita, r acchiusa in una edieola riccamente ornata. 
Nella base e raFpresen.~ato in ba~sorilievo il .Mar
tirio deI detto Santo. E opera deI Della Robbta po
steriore al 1491. 

:alartirio di Sau Pletro. Bassorilievo in terra in
vetriata, uella base della suddetta edicola. 

Chiesa dl San Frauceseo. 
Mausoleo, assai alltico, e che si erede di Anto

nio De Rozzeloso RossellI, detto il JJ'Iona1'ca deZla 

s = a 
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9434 

9135 - 11805 

(8eyuc) AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUCGO DI PROVINCIA OMONlMA). 

Chiesa di San (,'.'unccl!ico (8egue) . 

sapienza per la vastitit deI suo sapere. Questo mo
numento in terracotta, eon bassorilievi, ed una sta
tua giaeente a tutto rilievo, e d' incerto Autore deI 
XV secolo. 

Detto Mausoleo, ossia la sola urna con la figura 
giacente deI medesimo. 

Chiesa di Santa :alal'ia in Gradi. 
La Vergille II\col'onata detta 111. Madonna deI 

Soeeorso, il quale 10 implorano una quantita di po
polo genutlesso sotto il di lei manto. Stanno in piedi 
ai lati i Santi Pietl'o e Bernardo. Nel gradino evvi 
la Pieta e Santi. Questa bella composizione, contor
nata da un tralcio di fiori e frutti, e lavoro prege
volissimo di Andl'ea Dellc~ Robbia. 

Chiesa 0 antieo Tempio della Pieve 0 deI Popolo. 
La Faeeiata. Questo antiehissiino tempio e ram

mentato molto tempo a\'anti dell' anno 800 deli' Era 
Cristiana. Venne ingrandito in diverse epoche e 
ornato della presente facciata nel 1216, come r ilevasi 
da un' iscrizlOne ehe t rovasi nel secondo bastone 
deli' architrave: An Dni : MCCXVI mense Mai 
Marchio Sculpsit Fmtel' Mc~theus Mtllnera Pulsit 
Tempol'e Al'ch. Ciani. 

Primavera ed Estate.) Allegorie delle quattro Sta
Autunno e In,·erno. j gioni, scolpite sotto la volta 

della porta rnaggiore. 
n Battesimo di Gesii Crlsto. Bassorilievo nella 

lunetta della porta a sinistra della suddetta. 
Porta nella IJllrte laterale di detta Chiesa, r e

centemente restaurata. 
Prospetto generale delI' interno delIa Chiesa, 

dalla navata cli rnezzo deI quale scorgesi la vastissima 
cripta con sopra la grande tribuna 0 Cappella mag
~iore, dove in questo ripiano evvi una balaustl'ata 
di pietra, come e pure di pietra il bell' Altare po
sante sopra dodici colonnette con capitelli. Questo 
templO, la cni strana foggia di archi tettura fa na
scere subito l' idea della sua antiehita risalente ai 
tempi pagani, "enne clai barhari r estauri operati nel 
1520 tolto affatto il suo pl'imiti vo carattere e solo 
nel 1863, minacciante rovina, si penso di restaurarIo 
come probabilrnente era nel secolo XII, sotto I' alta 
intendenza dell' architetto Prancesco Mazzei morto 
nel 1869 e continuati con la direzione dell' Ingegnere 
comunale dott. Antonio GaTzi. 

L' Ad6razione dei Re Magi. Seultura in marmo 
a mezzo rilievo; credesi lavoro deI 1300, ed e nella 
parete interna della facciata. 

Museo Pubblieo (Palazzo della Fraternita de' Laici). 
Cofanetto in avorio, con bassorilievi di figure e 

ornato in stile bizantino. 
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~VB. --L a. spiegazione della. seguente 
nomenclatura, prezzo 0 grandezza, vedi 
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PARTE PRIMA. 

(8<gll') AREZZO 

(TOSCANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA OMONIMA). 

IJluseo Puhblico (seglte). 

Crociflssi in bronzo, di stile bizCllntino. 
Crocifisso in marmo, come SO])TC6. 
Madonna detta della Misericor(lia, e il modello 

di stueeo c1uro deI bassorilievo ehe e sulla porta deI 
Palazzo (vec1i N. 9449), presentato nel14.03 aU' Opera 
della Misericorc1ia c1ai tre Fratelli ela Settignano. 

Madonna col Bambino Ges!1 in braccio. Piecola 
statuetta in marmo di Nino PisCllno. 

Pntto da Fontana, eseguito ~raziosamente in 
marmo ed attribuito alla Scuola eh Giambologna. 

Id., visto di fianeo, come SO])nt. 
Tondo di maiolica, eon dipinto, da un dise~o 

c1i liuca Signol'elli, rappresentante i Filosoü antIChi 
oeeupati di questioni matematiehe. 

Urna in bronzo, ehe raeehiuc1eva le eeneri c1ei 
Santi Lorentino e Pergentino, storiata c1i bassorilievi 
allusivi ai mec1esimi, e sul eoperehio la Vergine in 
piec1i .ehe protegge sotto il suo manto il POPO!O ar e
tino. E c1i Forz01'e di Spinello. 

Id., vista c1al lato apposto. 
Palazzo della Fraternita, la Facciata in pietra, d' orc1ine 

tec1esco, fu conc1otta a termine bellamente da Nic
cola A1'etino nel 1383. 

Porta deI detto Palazzo, ehe c1a accesso aHa Bi
blioteca e Museo. 

La Madonna detta della :3Iisericordia, col Bam
bino Gesil in collo, ehe protegge sotto il suo manto 
sostenuto c1a c1ue Angeli il Popolo aretino. Ai lati 
evvi i c1ue Santi Martiri Lorentino e Pergentino ge
nufiessi. Questo bassorilievo in pietra e posto in una 
lunetta al c1isopra c1i quella della porta suc1c1etta, 
ec1 e eguale al modello presentato nel1403 c1ai tl'e Fra
telli Bernardo, Giuliano e Giovanni da SettignCllno, 
all' Opera c1ella Miserieorc1ia (vedi N. 9440) e c1ai me
c1esimi qui posto nel 1434. 

Panorama (leIb cittil, preso c1aIl' Orto c1ei ,Frati Carmelitani 
Scalzi a Santa Maria delle Grazie. E una fra le c1oc1ici 
eitta ol'iginarie deH' antiea Etruria. Rieea c1i easeggiati 
e di torri, e situata sopra un agilissimo eolle, ein guisa 
tale, ehe sembra la natura stessa 10 abbia fatto, per
ehe debba signoreggiare le vieine sue eontrade, 

Piazza di Badia (Uffizio Postale). 
La :3ladonna col Bambino Gesil ed ai Iat! due 

Santi. Lunetta in terracotta, posta sopra la finestra 
dove si distribuiseono le lettere; edella Scuola dei 
Della Robbia verso la fine deI XVI seeolo, 

Piazza Grande, la parte ove vedesi l' esterno c1eIla tribuna 
della Pieve e il Palazzo della Fraternita, sopra la 
faeeiata deI quale vedesi l' oriuolo, ehe sul sistema di 
Tieone mostra le fasi c1ella luna. Felice da Fossato 
nel 1552 ne fu l' autore. 

VEDUTE, STATUE, BASSORILlEVI, EC. 19 

AREZZO - (CONTORNI). 

Chiesa deI Camposanto. 

La Madonna seduta col Bambino Gesil in piedi 
sulle sue ginocchia. Ha ai lati i Santi Sebastiano e 
Giuli~no, in basso un .s-radino, .eon San Franeesco 
ehe nceve le StImate, 11 PreseplO, e San Giuliano 
ehe uecide i propri genitori. Due gilastri e un eor
nieione, ricehi d' ornati e teste c1i Uherubilli, ehiude 
questa bella terra invetriata di Anc!t'ea Della Robbic6. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, fuori la Porta Santo 
Spirito. Questo COllvento ehe fondo San Bernardino 
da Siena circa il 1400, ha eon sua seaJinata dinanzi 
alla chiesa un PORTICO bellissimo c1i B enedetto da 
Maiano, il eui artifizio loda tanto il Vasari nella 
Vita di questo artista, per avere soprattutto eolla mag
giore solic1ita e sicurezza fatto sporger e in fuori due 
braecia e mezzo senza modi O"lioni il goceiolatoio eom
posto di grossissime pieke, :Bi reeente si e restaurato, 
e il rifaeimento deI eapitelli e lavo1'o ben eondotto 
c1agli searpellini Gaetctno Fm'Uni e linigi Castellucci. 

Museo. 

11 Portico di detta Chiesa, visto di fianco. 

Id., visto di terza. 
L' Altare maggiore. LavOl'o in marmo superba

mente eondotto con molte figure e tonde e a mezzo 
rilievo di AndreaDellc6Robb~a, ec1ifieato a ornamento 
della Vergine c1ipinta da Pctrl'i di Spinello At'etino, 

La Madonna col Bambino Gesil 
e due AngeH. 

La Madonna col Bambino Gesil. 
San Lorentino MarUre. 
San Pergentino 
Sant' Agostino. 
San Bernardino da Siena. 
La Pietil con In. Vergine e 

Giovanni. 
San 

Statue 
e bassorilievi 

deeo1'anti 
il detto Altare. 

BERLINO - (CAPITALE DI PRUSSIA). 

San Giol'annino, l'iproc1otto c1i faeeia. I BeHissima 
Id., c1a tergo. j statua in 

marmo giuc1icata opera di Michelangiolo B uonan·oti. 
Era gia di proprieta c1el conte Rosselmini-Gualandi 
di Pisa, ehe ee ne feee fare la riproduzione. N eI
l' Aeeademia di Belle Arti tli Firenze esiste un ealco 
in gesso eseguito sull' originale medesimo, avauti ehe 
fosse inviato al suo nuovo destillo. 
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94i4 

PARTE PRnIA. 

BOLOGNA-(CAPOLUOGO DELLA PROVo OMONIMA).' 

Albergo Brun giil Palazzo de'Romanzi, poi Palazzo 1Ylalvasia. 
Rolandino de'Romanzi qui fioriva ne11229, Giacomo 
lUelchiorre Brun 10 fece restaurare nel 1846-57. 

Casa detta dei Carracci (Vedi Casa Bero). 
Casa Bero, CasaH e Sacco ora Casanova. Essa casa e fra 

le poche Lelle d' architettura esterna deI secolo quin
todecimo, ehe aneor ne rimangono; graziosa nella 
forma delle finestre, delle eorniei, e dl tutti gli altri 
ornamenti cli argilla eotta. Non ,.era e la tradizione 
ehe in questft casa ahitassero i pittOl'i Carraeci; ma 
fu piu probabilmente la dimora di Carlo Carraeei 
detto il C"emona, riuomato architetto e scrittore deI 
secolo X VI. 

Chiesa di San BartoIommeo di Porta Ravegnana. 
L' eIegantissimo Portico, esempio cli purgato stile, 

e opera cli And"ea ]1archesi detto il Fonniggine 
(1516-1530). L' esecuzione dei bellissimi ornati che 
10 clecorano, e che senono cli studio nelle Accacle
mie, clevesi (seconclo il1\1s. Lamo) a Domenico Mnom 
e Bernanlino Tepo"ino lombardi e G-ü'olamo Bw'
gelleso bolognese. 

Chiesa deI Corpus Domini, altrimenti Santa Caterilla 0 sem
plicemente DelIa Santa. -La patrona delle arti belle, 
Santa Cateriua Vigri faeeva erigere nel 1456 un va
sto convento unito alla cletta Cliiesa, clella quale ri
mangono molti avanzi in terracotta nella faceiata. 
L' attuale Chiesa fu compita nel 1688 e ne fu arehi
tetto Gio. G-iacomo Monti. 

La Porta, rieeamente deeorata d' ornati in terra
cotta. 

Chiesa di San Domenico e Piazza Omonima. - La chiesa an
tica, ehe contava oltre a sei seeoli, venne quasi inte
ramente rifabbricata con arehitettura di CW'lo Fran
cesco Dotti ne11730. Nella Piazza vedonsi due colonne, 
sopra I' una delle quali ev"i la statua cli San Dome
llieo in rame clorato fatta in 1\lilano ne11623, e sul
]' altm quella di 1\1. Y. deI Rosario di G-iulio Ces(we 
Convinti, indi il l\lonumento eretto alla memoria di 
Rolandino Passee-,gieri, primo proeonsolo deli' Univer
sita de' Notm'i (vedi pag. 34) 

L' Abside della Chiesa snd(letta vista esternamente, 
e CalU}l8nile. 

Il Cortile, piccolo, ma elegante, pure rifabbrieato 
con disegllo di Carlo Francesco Dotti; la statua di 
San Domenieo e di Angiolo Pio. 

Illterno delIa CappelIa di San Domenico, ma
gnifiea per arehitettura, r,er inerostatura di marmi 
e per pitture e seulture. "\ enne eseguita eon disegno 

1 Guide del Forestiere lJCI' la cittu di Bologna e 81toi 8obborghi. Bolo
gna, 1782 e 18±~. 
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(8egue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA P1WVINCIA OMONIMA). 

Cl1iesü di"Sao DOlficnico c Piuzzu. OOlouhna (scgue) . 

di Francesco Terribilia. Nel eatillo, ~~ido R eni vi 
rappresento I' Anima cli San Domen,ieo aeco!ta in 
Paradiso, affresco reputato un capo d opera dl gue
sto art.ista. L' Area clel Santo, ehe sta nel centro della 
Cappella, e una riunione mirabile di lavori di seul
tura dal XIll al XVI seeolo. 

Area di San Domenico. Fu nel1267 che ebbe luogo 
la seeonda solenne traslazione clelle spoglie di San Do
menieo nell'Arca maO'nifiea, c1eeorata da storiein basso
rilievo scolpite da NiccoluPisano intorno all' anno 1250 
eon tal macristero d' arte ehe formarono 10 stupore 
di quella e'" deli' eta future. Stette la . medesima pel 
tratto di oltre due seeoh nella sua pnmltlva semph
eitil e solo nel 1469 fu allogata I' opera deI nuovo 
eop~rchio (fino allora stato cli legno) a Niccolo di 
Bari, lavoro ehe sorpasso in eeeellenza le coneeplte 
speranze d~i eommittenti, e. ehe valse a 'proeacCl~re 
all' artefiee 11 soprannome cl1 NtCcolo deli A.1·cct. Non 
sembrano cli Ntccolo i due Angioli che stanno in 
atto di adorazione ai fianchi deI Redentore, come 
pure I'Ancriolo ehe si vede situato dallato dell'Epi
stola sul!; mensa deli' altare. L' Angiolo dal lato 
deli' Evancrelio, non ehe la figura cli San Petronio, sono 
di mano 8; Michelcvngiolo, ehe le seolpi e~sendo gio
"ane di quattro lustri. 11 O"raclo 0 pedueelO sottopo
sto all' Arca venne nel 15§2 cla Alfonso Lombardi, 
celebratissimo seultore ferrarese, storiato di basso
rilievi. 

Un Cavaliere romano morto 
per essere eaduto da ca vallo, eir
eondato d' astanti in atteggia
mento fidueioso deI miraeolo che 
San Domenieo, Ol'ante, implora 
dall' Altissimo onc1e appagare i 
loro desiderii ridonandogli la 
vita. 

I Libri ortoclossi ed eretiei so
no sattoposti all' esperimento deI 
fuoeo. 

"San Domenieo assiso a mensa 
co'suoi eompagni, eui appariseono 
due Angioli in atto di reear 101'0 
i pani, de' quali in quel giorno 
a veano difetto. 

La Visione cli San Domenico, 
cui appariseono i Santi Apostoli 
Pietro e Paolo in atto di porger
gli il volume della Regola deI na
scente Istituto; eon duplieato sog
getto si vede dall' opposto lato 
il Santo ehe partecipa ai suoi 
compagni la ricevuta Regola. 

Bassorilievi di 
Niccola Pisano nei 
du e spartimenti 
della faeeia prinei
pale dell' Area, fra 
i quali evvi un 
gruppo di tutto ri
lievo rappresen
tante Nostra Don
na col Putto in 
eono. 

Bassorilievi di 
NicGolaPisanone
gli spartimenti dei 
fianebi destro e si
nistro e sui eui 
angoli veggollsi 
espressi i quattro 
Dot.tori della 
Chiesa. 
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NB. - La. spiegazione dolla seguente 
nornencl:ltura., prezzo e grandez-za. vedi 
pag, 10, 
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PAI~TE PRIMA, 

(Bey"') BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

(;hiesa di !!fan DOlllcoico e .-inzzu Onlonitna (Begue). 

Reginaldü, beatü dell' ürdine \ 
el~ San Dümenieü, per süpracr-
gmntü malüre privü di sensi ead'e 
In abbanelünü fra le braeeia di 
un giüvane, ehe 10. süstiene; 10. 
stessü Reginaldü si vede ivi dap
pressü glaeente sul lettü, a eui 
!tpparisee Maria cla elue Sante 
V. ergini aeeümpagnata, la quale, 
l'ldonatagli la sanita, ~li fa mü
stra , clella füO'gia clell abitü ehe 
servil' eleve 3i clivisa clel nuüvü 
lstitutü di Dümenieü; clall' üp
püstü latü il medesimü Reginalclü 
stassi seclutü vieinü a San Dü
me~ieü, il quale, fra le prüprie 
strmgenclüle mani eli lui 10. li- B 'I" d' b . d 1 t ta' "cl' aSSürl levl 1 era a a Cl:ne en ZlOlll, a cu! NiccolaPisano ' 
era travagliatü. d' ne~ u e spartlmentl 

11 Pontefie~ romano immerso ) d,a~a par~e post~
nel sonno e glaeente sul proprio l'lü~ e dell Area c1i
l~ttü, yest.ito pero degli abiti pon- VISI da una b,e~a 
tJfieah e eon mitra sul eapo statuetta clel Dlvm 
alza la sinistra mano in att~ Salvatore. 
di stupore e eli spavento nel 
vedere in Bogno la Ohiesa dei 
Laterano in proeinto di preeipi-
tare, nel ment.re ehe San Dome-
nieo, sottoposti gli omeri a un 
angolo. clell edifieio, ne impedisee 
la rovma. Sul davanti a sinistra 
e ripetuto 10 stesso l'ontefiee, ehe 
secluto sulla eattedra di Pietro 
sem bra intento alla disamina della 
Regola presentatagli clal Santo.. 
Fmalmente a elestra il Po.ntefiee 
si seOl'ge in atto. eli rieo.nsegnare 
illibro elella Regola per es so ap-
])rovata nelle mani dei Santo I 
Fondatore. 

San Domenieo. 

San Franeeseo. 
San Florianü. 

Statue seolpite da Niccolo 
da Bai'i, detto anehe Niccolo 
deli' At'ca. 

San Petronio, seolpito da Michelangiolo Buonat'
t'oti nella sua giovinezza, 

. ,I A. Notiamo ehe questo sog~etto ~siste pure in questa gralldezza, 
elOe e:ttr«, nOllo,stallte ehe per duuentlCanza non vi abbiamo pasta il 
numero progressl \"0. 
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(sey"') BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Chicso di San Oumenico e Piuzzu, Olllonima (segue). 

Giovanna de Aza da alla luee 
San Domenieo. - Domenieo, fan
eiullo di un lustro appena, abban
dona il proprio letto, e dorme sul 
nudo terreno. - 11 giovane Do
menieo, mosso da tenera pieta 
pe' suoi prossimi affiitti da ter
ribile carestia, vende una parte 
dei libri a lui piu eari e ne eli
spensa il prezzo ai poverelli. 

L'Adoraz, dei Magi, bella erie
ca composiz, firmata: Alphonsus 
cle LO'll~bal'Clis Fel'Tarie/nsis F. 

L' Anima beata di Domenieo 
e aeeülta in eielo dal Divino Sal-
vatore e dalla Vergine, eireon-
dati da un numeroso stuolo di 
angeliei Sl?iriti, In basso, d' ambe 
le parti, VI sono un buon numero 
di spettatori estatiei pel sOl'pren-
dente 'spettaeolo, ehe 101'0 pre-

Bassürilievi di 
Alfonso Lombanli 
seolpiti nel grado 0 
pedueeio deH'Area. 

senta la gloria dei Santo. 
L' Angiolo ehe si vede situato dal lato dell' Epi

stola sulla mensa deH' altare, deli' Area ridetta, il 
quale, piegato un ginoeehio, regge eolla destra un 
eandelliere, fu finora attribuito ·a Niccolo deli' Aj'ca, 
abbenehe si appresenti eondotto evidentem ente di un 
fare, ehe c1i per se manifesta la maniera vigente nel 
XVI secolo inoltrato. 

L' Angiolo dal lato deli' Evangelio e di mano di 
Michelangiolo Buoncwl'oti, ehe 10 seolpi essendo gio
vane c1i quattro lustri. 

Il Coro, i eui seanni tarsiati furono eseguiti nel1500 
circa da ]flrct Dainiemo da Bergamo, in unione a Fm 
Antonio Asinelli bolognese. 

San Domenico. Busto in terracotta nella Sagre
stia, attribuito a Lucict Casalini-Tol'elli dei XVIi sec. 

:Monn~ento a Taddeo Pepoli, gia Signore di Bo
]o\Sna, üpera dello seultore Jac01JO Lanfrcmi dei 1347, 
(Oosi il Oicognam.) 

Sal'cofago deI detto l Deeorati da bassorilievi 
:Monumento. espl'imenti fatti della vita 

Parte posteriore deI di esso Pepoli, seolpiti ela 
suddetto Sarcofago. Jacopo Lef!nft·ani. 

:Monumento al celebre giureconsnIto Alessandro 
Tartagni da Imola, opera di Fl'ancesco cli Simone 
fiürentino, ehe v' ineise il suo norne. Si la parte 01'
nativa ehe la bella statua giaeente dei defunto, non 
ehe i bassorilievi esprimenti le tre Virtu Teologali e 
la Vergine eol Bambino nella lunetta, sono di una 
finita eseeuzione e di un gusto squisito. 

I B e 0, Vedi la "ota a pag, 22, 
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PARTE PRIMA. 

(Beyue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCrA OMONIMA) . 

Cbiesn. d i San DOlllcnico e Pinzza Otu.oninu, (segue). 

Parte destra den' urna. ~ Dettagli,~eldet0 
Pt· . t d n' monum. Iartagm 

ar ? SIIllS 1'a e u~na. pregevoli per gli 
F1'eglo nel g1'ado den urna. ornati. 

Chiesa di San F1'ancesco. - Venne edifieata dai Padri Mi
nori Conventuali nel 1236, eon arehitettura di Mal'eo 
Br·eseiani. L' insieme di questo Tempio e pregevole 
per la sua arehitettura. L' ornato della pOl·ta di mezzo 
e lavoro in marmo deI tempo in eui fu edifieata, sia 
in rapporto al fare arehitettonieo ehe alle seulture 
sul marmo. Per le vieende dei tempi nel 1798 fu 
convertita in Dogana, restituita nuov!1men~e. al culto 
nel 1842, ed oggi serve per l\1agazzmo mihtare. 

L' Inte1'llo, ossia la nave di centro, cui nel 1842 
venne coperta di colori, siceome praticavansi nelle anti· 
ehe Basiliehe. Conservasi nell'Abside la ,asta mole mar
morea deI maggiore altare, raro la,"oro deI XIV seeolo. 

L' Ancolla den' Altare maggio1'e,' di marmo figu
rato, allo~ata nel 1389 a Jaeobello e Pier PaoZo 
Veneziam senltor'i, come rilcvasi da un atto auten
tico pOl-tante la data 1388. Ha I'imbasamento inta
gliato di bassorilievi esprimenti fatti della vi~a ~i 
I::)an Francesco. Sopra al medesimo m noye llleehie 
vi sono fignre intiere di Santi, eon nel eentro la 
Yergine Ineoronata. Nel seeondo ripiano vedonsi pure 
in nove nieehie delle mezze figure di tutto tondo raf
fignranti Apostoli, Santi e Sante, eou nel eentro la 
figura dell' Eterno Padre. (Quella elel Semt' Ambrogio 
e aggiunta ecl imitata sulla mcvniera cli queste seul
ttwe, in 1"impiazzo cli una stata clispersa.) Sopra.a 
queste nieehie sono piantate altrettante guglie a PI
ramidi, ehe hanno all' estremita otto busti di Profeti. 
Nel eentro sorge un Ciborio aperto, entro al quale 
vedesi una Vergine eol Bambino in eollo. (Questo 
gruppo della ScuoZa Pisana tratto cZalla TctV. XXXI 
clelta Storia della Seultura del CrCOGXAllA, venne sosü
tuito al primitivo stato clisperso.) Nei due Ciborii posti 
sopra i due torrieelli della tavola sono in due figure 
di tutt? t.ondo la V ergin~ annun.ziata ~all' A.re?:ngelo 
Gabbnello. Sulla eima dl questl tre Clborn s mnal
zano tre grandi piramidi, snl vertiee delle quali nel 
eentro vi e il Croeifisso (non esisteva pit't il pril11/itivo 
ane01'a quanelo venne clemolito quest' Aneona, essenclo 
caeluto e anclato in pezzi nel XVII seeolo, e fu .s0-
stitldto clCb aUro toUo claZZa citata opera clel Owo
gnam); ha ai piedi della eroee la Vergine e San q-io
vanni. Sulle altre due piramidi stanno due Angioli m 
atto di dar fiato alle trombe. (Queste quattro figlwe, 
non ehe Ze elue deli' Anmmziazione, non sono ereclute 
cli mano clei detti a1·tisti, mCb cli qualehe ZO!'o cle~o
lissimo aiuto.) Nelle zone vertieali veggonsl seolplU; 
cinquanta figurine fra Angioli e Santi, e dove i detti 
Veneziani spiegarono maggior valentia d' arte. Degno 

• Descritta da! marchese VrRGILIO DAVU. 
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( .. g!<e) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA 0Il10NThIA). 

CbicSll. cU Sau F t'llDcesco (8egue). 

e l' insieme arehitettonieo di stile eos1 detto go~ie~
tedeseo, per l' invenzione, per le su~ belle p1'oporzlODl, 
armonia e convenienza nelle partl, per le belle mo
danature, esattezza e bella condotta ne' profili .. Qn~sta 
tavola, ridotta i~l pezzi nel1.801, .venne eon dlrßzlO~.e 
dei professor Fil.tPPo Antoltm rtmessa n.el suo Pt. l-
mitivo stato eoadmvato nella parte senltona da Cmlo 
ChelZi earr~rese ehe restanro la fignra di tutto tondo 
di No~tra Donn~ eol Bambino in eollo, P?sta. e~tro 
il Ciborio superiore deli' Aneo~a. Pntcle1!ZIO PwelOlt, 
modanese, restanro la par.te figur:ata, rtfaeendo eon 
diligenza teste, mani, bustI t1'ova~1 ma.neantI. Ca1"Zo e 
Giuseppe fmtelli ViclO1~i atte~ero tl pnmo al r~stanro 
e rimpiazzo delle partl arehltettoDleo-deeoratI ye, ed 
il secondo alla parte ornamentale, se:ban~o tuttI sern
polosamen~e .quel . ea~attere ehe gh fu ~mpress.o da 
quegli antlChi maestn ehe ne fnrono gh autorI. 

San Franeeseo rinunzia alla \ 
eredita paterna aUa presenza 
c1ell'avaro suo genitore edelI' Ar
eiveseovo d' Assisi. - Sogno deI 
papa Onorio III ehe "ede Sa~ I 
Franceseo sostenere eon gh Ol11en 
la Basiliea di San Giovanni La
terano in proeinto di rovinare. 

San Franeeseo tenta infrnt
tuosamente di eonvertire il snl
tano Meledino. - San Franeeseo 
presenta ad Onorio lIlla Regola 
dei suo Ürdine. 

Il Serafieo Padre rieeve dal 
Divino Redentore, sotto la forma 
di alat.o Cherubino, l' ammirabile 
impressione delle Sante Stimate. 

San Franeeseo di passa"gio 
per Celamo viene da nn sol~ato 
invitato a mensa, e non appena 
assisi i eonvitati, spira il mede
simo nelle braeeia dei Santo, 
eome gia gli aveva predetto.-: 
San Fmneeseo hbera Arezzo dal 
demoni ehe la dominavano aiz
zando i eittadini alla c1iseordia, 
e li rieondnee alla pace. 

Esequie dei Santo eon inter
vento deI Veseovo, deI Clero e 
de'l\!Iagistrati della eitta c1'A.rezzo. 
- San Franeeseo appare m so
"no, dopo la Bua l11orte, al papa 
5Tegorio IX! ?he per persua~er-
10 della venta della ImpresslOne 
delle Sante Stimate, gli riempie 
un' ampolla dei sangue ehe fa 
sgorgare dalla ferita deI eost.ato . 

Bassorilievi nel
I'imbasamento deI 
eellpo della tavola 
suddetta. 
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PARTE PRIMA. 

(8ey"') BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Chiesn tU S an Frnnccsco (8egtLe). 

Sant' Antonio abate e San- 11 soggetto di 
t' Antonio da Padova. centro e di alto ri-

San Giovanni Battista e San lievo, le altre sono 
l'etronio. figure a tutto ton-

do entro nicchie 
Incoronazione della Vergine con al di sopra nn 

per mano dei Redentore. ciborio; varii San-
San Domenico e San Lodovico ti e Angioli in bas-

vescovo di Tolosa. sorilievo vedonsi 
San Giacomo apostolo ed un scolpiti nelle zone 

martire Francescano. verticali, frappo-
ste alle dette nicchie, e che formano il primo 
ordine della ta vola ridetta. 

Un Santo Vescovo, Santa Eli- di 
L Mezze figure . 

sabetta d'Ungheria, San orenzo tutto tondo, meno 
martire. quella di centro 

L' Eterno Padre in atto di che e in alio l'ilie
benedire, San Pietro e San Paolo. vo, poste simil

Sant'Ambrogio, Santa Ohiara mente entro al-
e San Bartolommeo. trettante nicchie 

coronate dei soliti ciborii; varii Santi e An- , -
gioli in bassorilievo sono scolpiti nelle zone 
verticali frapposte alle dette nicchie, e che 
formano il secondo ordine della tavola. 

Grande Oiborio, nel centl'O della tavola, sorretto 
da quattro colonnette avvolte, con dentI'o la Vergine 
col Bambino Gesu in collo. Ai lati vedonsi le punte 
di quattro guglie a riramidi, su due delle quali entro 
i fio roni scolpiti ne vertice spuntano due busti di 
tondo rilievo rappresentanti i Profeti. 

Chiesa di San Giacomo lIIaggiore. - L' attuale magnifico 
Tempio ebbe principio nell' anno 1267; ampliato po
chi anni dopo. Sul finire dei XV secolo, e I?recisa
samente ne11497, fabbricossi l'ardita volta. L ornato 
marmoreo della pOl·ta lllaggiore si crede scolpito da 
uno della Scuola di Ventum da B ologna. lll'ortico 
e opera di Giovanni Paci. 

Id. vednta da tergo co1 Campanile. Bella torre 
quadrata compita nell' anno 1472. 

Allniba1e I Bentivoglio a eavallo. Alto rilievo 
creduto di Niccolo di Bari (1458). 

Giovanni JI Bentivoglio. Busto in bassorilievo 
di lllarmo che vuolsi di Fmncesco Francia (1497). 

1I10numento ad Antonio Galeazzo padre di Anni· 
bale I BentivogUo. Di questo eccellente lavoro di 
scultura il chiarissimo marchese Virgilio Davia ne 
suppone autore 1acopo D ella Fonte 0 Della Quet'cia, 
senese (1435). 

Monumento a Niccolo Fava. Opera pregevole 
dei XV secolo, decorata di statue e bassorilievi. 

9525 -

9531 

953i -
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(8eyue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIlIiA). 

Cbies al tH San Ginconto lIJnggiol'c (seglte). 

lIIonumellto a Giovllnni Battista lIIalavolta, lllorto 
nel 1533. Opera di Andrea da F01'1niggine, aiutato 
nella figura O'iacente dei defunto da Ignoto valente 
artista dell' e"'poea. 

Chiesa della Madollna di Galliera ° Clliesa dei Padri Fi
lippini. - Non si conosee il nome dell' architetto, 
llla per certo e opera dei XV secolo. Venne ne.l 1689 
ampliata e quasi rinnovata interamente sul dlsegno 
di G-iovanni Battistet To1'1"i. Interessante e la sua an
tiea faceiata che tuttora esiste, decorata di lavori 
d' intaO'lio e di scultura di fragile pietra, oggi in gral! 
parte deperiti . Gli avanzi ~i t el:racotta che vedonsl 
nel laterale sono conservatIsSllll1. 

Id., clettaglio della faeciata. 

Chiesa di Santa lIIaria dei Seni. - Ha es.ternamente u!1 
vasto Portico, sorretto da colonue dl marmo, archl
tettato nel 1392 da Fr. Andreet Manfl'edi da Faenza. 
La Chiesa fu fab brieata nel 1383 dallo stesso Andrea, 
il quale aumente. grandemente l' annesso COllvento. 

Id., col Portico visto dalla strada. 
Altare maggiore. Fm Giovanni Angiolo det JJ'[on

torsolo (1561) e lo scultore cli quest' ancona' marmo
r ea la cui faccia vedesi decorata dalle statue cli Gesu 
ris~rt.o, della Beata Vergine col Bambino Gesu, cli 
San Giovanni Battista e di altre figure 111 alto
rilievo. 

111., da t ergo col Cro?ifisso, ~an Petror:io, San.D~-
111ellico ed altre figure 111 altonhevo. VI e 'pure Jl 1'1: 
tratto di Giulio Bovio, bolognese, commlttente dl 
questa aneona. 

La Vergine assisa eol Bambino Gesil ed ai lati 
i Santi Lorenzo ed Eust.achio. F ra i pilastri e le 
colonne deeorate di ornati che sorreggono l' archi
trave, vi sono due Angioli. Nella lune~t~ evvi. espresso 
il Deposto di Croce. ,Questo . b~ssorIhevo. 111 . terra
cotta, oO'gi copert? dl ?olorI, e 0v.era dl Vtncenzo 
Onof1'i, ll.rmato: V~ncenüus Honofnls B on. F. (1503). 

Candelabre. intagliate dal Fonniggine per la cor
niee dei dipinto (Vedi N. 10534). 

Gralldioso mOllumento a Lodovico GozzadinI, 
morto nel 1536. Venne architettato da P ellegl'ino 
Tibaldi, le st.atue sono opera di Giovemni Zacchio, 
ereduto da Volterra. 

Crociflsso di rilievo, attribuito ad Alfonso L 01n
bal'di deI principio dei XV secolo. 

Ärea SelJo1craie a Glacomo ed Andrea Grati. 
Bella per l' ornato eui e deeorata, e. che credesi opera 
di Mal'silio, scultore d'ornato, fiorIto alla fine dei se
colo XV. 

Id., riprodotta per meta. 
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PARTE PRIMA. 

(8egt«) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OllIONIlIIA). 

Chiesa di San Martino Maggiore. 
Prima Cappella adestra, i cui intagli be11issimi 

in macigno, neUe pilastrate, capitelli, ee., sono ereduti 
dei Fonniggine, e portano la data 1529 e 1532. G1i 
altri modern i di le~no sono di Francesco Gasalgrandi. 
II quadro e di Gl1'oZamo da GaI'pi (vedi a pag. 133), 
le fig\ll'e dipiute neUe nieehie sonq di Nicola B er
tllzzi, la quadratura e di Delvid Zevnotti. l '''gi • oll, P ''''ha'' d,lla d,tu. ""pp,ll. 

l "' .. i na!la bal,.,t"ta d,II, d,t" "'pp,ll. 

t Fregl bellisslmi per l' ornato, deeoranti la Cap-
1 pella maggiore ed intagliati da A nel1'ea 1J'farchesi, 

detto il Fonniggine, fm'se aiutato da Jacopo suo 
figlio. 

ßnsto (leI celebre Filippo ßeroaldo seniore, seol
pito da Vincenzo Onoft'i fiorito nel 1524. 

Monumento di Andrea e Roberto de~ SaUceti 
(nel Chiostro), ehe vuolsi opera dello seultore A n
el1'OO deI Fiesole, fatto nel 1403. 

~lollllmento a Pier Canonici, iIIustre giureeon
sulto deI XIV secolo (nel Chiostro), con sopra un 
frammento di scultura piu antica, r appresentante la 
Pieta. 

~IOIIIlJllellto a Roberto Marbais de Loverval, spa
gnuolo (nel Chiostro), scolpito da Ignoto deI XVI 
secolo. 

Chiesa di San Pietro (Oattedrale). 
MOllllJllento a Lorenzo Pini 11, celebre dottore, 

morto uel 1542, e ne11a cui faccia GÜ'olamo Gm·tel
lini vi scolpi il medesimo Dottore in mezzo a' suoi 
discepoli. 

Chiestt di Sttn Petronio (0 Basilica). - Fu per decreto di 
seicento liberi eittadiui bolognesi aduuati iu Consi
glio il 20 ottobre 1388 ordü:ata la fa~briea a pub
bliehe spese, onde nel 1390 Il 7 lugho S1 pose la 
prima pietra, eommettendone la eostruzione aU' ar
chitetto Antonio Vincenzi, e non fu ehe nel 1659, 
con sequela di altri distinti ar ehitetti, ehe si porto 
la fabbriea al punto in eui oggi si trova. La Fac
ciata con le sue tre celebri porte, e la porzione in
feriore gia eompita, hanno insigni lavori di searpeUo 
eseguiti da valenti artisti dei seeoli XlV e XV. 

Porta maggiore. G1i ornamenti cui e deeorata 
furono nel 1425 eommessi a G-iaeomo cli M . P iel'o 
D ella Fonte 0 Della Querciet. 
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(.ag"e) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OllIONIMA). 

Chiesa di San Peh'onio (8egue) . 

Stipiti e pilastri di detta Portn. O1'11a gli stipiti 
busti in bassorilievo di Patriarchi e Profeti, ed i pi
lastri dieci Storie dalla Creazione deI mondo fino al 
Diluvio, di Giaeomo Della Quereia. 

Architrave e lnnetta di tletta Porta. NeU'archi
trave vi sono einque Storie deI Kuovo Testamento, 
e nella lunetta le statue della Beftta Vergine col 
Bambino Gesll e guelle di Sant' Ambrogio e San Pe
tronio, come sopl·a. 

Id., riprodotta in due parti con nel sopr ' a1'eo 
mezze figure cli bassorili evo rappresentanti l'atriar
chi e Profeti, eome sopm. 

Porta tt destra. Nel 1524 ne furono eommeSS1 1 

modelli a El'eole Seecadenm'i, e l' anno appresso al
logati a Sigismonclo B argelleso, ehe vi lavoro gli 
elegantissimi intagli, aiutato da M . Andl'OO M elgnani 
e Gabl'iele di Zaecaria da Voltel'ra. 

Sti\liti e pilnstri deHn detta Porttt. Le dieei Si
bille negli stipiti e le otto Storie deli' Antieo Testa
mento fnrono allogate a Niccolo Tribolo, fiorentiuo, 
nel 1525, il quale ebbe in suo aiuto M, Solosmeo e 
M. Simone Gioli da Settignano, seolari deI Sanso
vino, come pure Propel'zia de'Rossi e 10 stesso ]J}r
w ie SecCC!denC!1'i. 

Architraye e lnlletta di detta Porta. Le einque 
Storie deI Nuovo Testamento nell' architrave 80no di 
altri seult.ori, i nomi dei quali vennero r ecentemente 
rinvenuti ne' libri di Fabbriea; ma nou si sono po
tute eonoseere ne preeisar e le opere ehe fti medesimi 
debbouo attribuirsi. S0110 questi Niecolo da Milano 
Zacearia da VoZterra, B ernal'dino e Battista Gar~ 
ral'esi, e Francesco da Milano. N el sott'a1'eo 1Jf. Amico 
feee il gruppo deI ~icodemo' eol Oristo morto in 
"rem bo; Niceolo Tribolo, la fi"nra de11a Vergiue, ed 
El'eole Seceadenari queUa cE gan Giovanni EvanO'e
lista, le quali furono a loro eornmesse nel 1526. '" 

I 
Id'l 1:iprod?tta in ~ue .parti con nel sopr' areo 

helhsslUll AnglOletb d1 lhecolo Tnbolo, aiutato da 
altri eome nelle Si bille. Le Storie deI ~ uovo Testa

.( mento nella eimasa sono di qualcuno degli ftrtisti 
I sopra menzionati, e ehe seolpirono pure quelle del-

I' arehi tra ve. 
Porta a sinistra, eome la precedente. 
Stipiti ellilastri deHa Iletta Porta. Le dieei Si

bille negli stipiti, non ehe la I ", 3" e 4" Storia del
I' Antico Testamento nella pilastrata a sinistra di chi 
guar da (eorninciando a eontal'e da basso) e la 4" nella 
pilastrata a destra sono di Niccolo TriboZo, aiutato 
da altri artisti eome nella porta di destra. Le Sto
rie I ", 2" e 3" ne11a pilastrata a destra lodansi come 
pregievolissime opere di Alfonso L ombal'di; la 2" Sto-

, ria nella pilastrata a sinistr a e d' Autol'e ignoto, ma 
di uno stile tendente ai modi di Michelangiolo. 

3 
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PARn; PRUlA. 

(Begue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PiWVINCIA OllWNIMA.) 

flbiesn di Ijnn Peh·onlo (Begue). 

Architrave e Innetta deHa ridetta Porta a si· 
nistra. Le cingue Storie deI Nuovo Testamento nel
I' arehitra ve sono di altri scultori, come nella porta 
dl destra, e la Resurrezione di Gristo nella lunetta 
e opera lodata dal Vasari, eondotta di . statue in tutto 
tondo da Alfonso Lombewdi. 

Id.) ~iprod?tta in due . parti eOI! nel sopr ' ar eo 
belllSSlll1l AnglOlettJ dl Nlccolb Tnbolo. Le Storie 
deI Nuovo Testamento nella cimasa sono di altri 
seultori, eome nella pOl·ta di destra. 

Dne Niccllie alla destJ·a della porta di eentro de
eorate d' ornato. 

Due Finestre dallato di mezzogiorno della Basi
liea, deeorate d' ornati e d' alcune belle figure, eui non 
e per anehe noto il nome deli' Autore. 

Dua Finestm, eome sopra, i eui ornati si trovano 
eommessi neU' anno 1459 ad Albertino Rusconi ed a 
Domcnico Mila9~i, fiorentino. 

L' Interno, ossia la nave di mezzo, di una severa 
arehitettura, mostra le sue grandiose ar eate soste
nute da eolossali eo lonne eorintie, non ehe l' Abside 
o Cappella maggiore. 

Caneellata ehe chiude la 4' CappelJa, eominciando 
~a mano destI·a deli' osservatore, hella per gl'intagli 
\ll manno, lavoro d' ignoto A1·tefice dei 1483, in eui 
vedesi da nna parte il ritratto di Rolandino Passeg
geri, e neU' altra quello di Pietro d' Anzola, dottis
simi giureeonsulti . 

La Vergine coi Bambino in col111, eseguit.a in 
terraeot.ta, lavoro antico e di tut.to tondo; 6" Cap
pella, come sopra. 

Gli Stalli, eon lavori di tarsia e di fregi intagliati 
in legno, furono in questa 8' Ca~pella di proprieta 
l\Ialvezzi trasportati nel1814 dal Uoro di Sanl\TIehele 
in Boseo, e sono lavoro di Fr. Raffaele da BTescia. 

Sant' Antonio (la Padoya. Statua marmorea di 
Giacomo Tatta, detto il Sansollino, nella 9' Cappe11a 
dedieata a 'Cjuesto Santo. 

C:mcellata ehe ehiude la 10" Cappella, grandiosa 
e rieea per lavori di marmo. 

L' Assullzione (le1la Vergine, eon in basso pr esso 
la di lei tomba i dodiei Apostoli, altorilievo prege
vole di Niccolb Tribolo ehe v'intaglio il di lui norne; 
i due Angioli ai lati sono di PToperzia de' Rossi; 
11" Cappella detta delle R eliquie. 

QUllttro bnssorilievi sopra la porta d' ingr esso 
a,lla seeonda Camera nella residenza deHa Fabbriea. 
Quello rappresentante Giuser>pe tentato dalla moglie 
di Putifarre edella eelehre Properzia de' Rossi; gli 
altri, ossia la Fabbrieazione deH' Area, la Sepoltura 
d' l saeeo (0 Giaeobbe ehe sia) e un soggetto ineerto, 
vengono attribuiti ad Alfonso L ombaTdi. 
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(segue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Vbiesn di Sun l·et~onio (segue). 

])lonulI1ento aCesare Naccio, veseovo d' Amelia 
e viee-reggente di Bologna, al di sopra e di marmo 
e al di sotto di creta cotta; dal Masini viene ereduto 
opera di Vincenzo Onof1·i. 

Cancellata di marmo ehe chiude la 17" Cappella 
di proprieta dei Prineipi Baeioeehi, be11a 'per intagli 
e per omati, ehe rieol'dano una delle epoche feliei 
per le arti belle, il seeolo XVI. 

Ancona dell' Altare. )\ ella 20' Cappella, ossia 
una delle prime ad essere uffiziata ne11392, e divisa 
in seompartimenti eon nieehie e pir amidi (eome quella 
de11a Cbiesa di San Franceseo), ha la Vergine ineo
ronata dal FiO"lio nel centro, e negli alü·i scompar
timenti Apost~i, Evangelisti, Angioli, Santi, ee., ese
guiti di legno da incerto A1tt01·e. 

Chiesa (lello Sllirito Santo (0 Confraternita), edifieata dai 
RR.Monaei Celestini ne11481.-Nella faeeiata vedonsi 
tuttora avanzi dei belli ornati in terracotta, eui era 
fregiata, non ehe eingue mezze figure in bassorilievo, 
da11a eui eseeuzione si seorgono esser e di que' tempi 
in eirea. 

Chiesa di Santo Stefano (0 Basiliea). - Dessa e un' unione di 
molte ehiese, aleuue delle quali di remota antiehita. 
Presentiamo la faeeiata deHa 

Chjesa dedicata al Santissimo Croeiflsso, per 
inalzare la quale nel 1637 due ehiese si demolirono; 
e quelJa deI Santo Sepolcro 0 deI Calvario, la piu 
raggu,arde\"ole per la sua arehitettura cl' ordine ~o
tieo. B di forma dodeeaedra, e fOl·se vennero acto
prati nella eostruzione aleuni avanzi deH' antieo Tem
pio d' l side. 

Chiesa deI Santo Sepolcro 0 deI Caivario, eon 
veduta della Chiesa dett.a dell' Atrio di Pilato, for
mata da un ehiostro. Dieono i eronisti ehe San Pe
tronio eon quest.o tale atrio volle rappresentato quel-
10, in eui Pilato , giudieo GeStl Cristo e diede la 
iniqua sentenza. E notevole il gr an vaso marmoreo 
nel cortile detto volgarmente il Gatino di Pilato, in 
eui v'ha un' inserizione ehe parIa di Liutprando, 0 di 
llprando, re de' Longobardi, e di Barbato, veseovo 
della eitta. 

Interno della Chiesa di San Sepolcro. eui intorno 
gira un ampio portieo sostenuto da eolonne di pietra. 
Kel eentl'o, a similitudine di que110 di Gerusalemme, 
vedesi un Sepolero, dove eonservasi il eorpo di Snn 
Petronio. Sopra questo Sepolero vi e figurato il 
Monte Cal vario, al quale vi si perviene per una seala 
a seaglioni. 

Sepolcro marmoreo a similitudine di quello di 
Gerusalemme, fatto dai Bolognesi dopo il loro ritorno 
dall' impresa di Terra Santa. Entro di esso eonser
vasi il eorpo di San Petronio, veseovo e protettore 
della eitta. 
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PARTE PRIMA • 

(.ey"e) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PIWVINCIA OMONIMA). 

()hiesa dei Santo Sepolcl'o (.ey"e) . 

-_ Giuliana, 0 piutt.osto di San Petronio, pei tanti mi-I 
Piccolo llortico sopra al Pozzo detto gilt di Santa 

racoli ehe ad intercessione di lui si operavano nel1l40 
colla detta acgua. I Simboli marmorei de' guattro 
Evangelisti nel fregio c1el portico sono antichissimi . 

Grande Chiostro 0 Cortile a due ordini, con co-
lonne di tutte forme e groilsezze; avanzi c1' antiehe 
costruzioni. 

Collegio di Spagna, instituito nel 1365 colle largizioni c1el 
carc1inale spagnuolo Egidio Albornozio. - II bellis
simo ornato della Porta principale cli c1etto Collegio 
credesi lavoro c1ei F01'1niggine, la moderna prospet
tiva nel fondo e di Luigi Gini. 

Cortile bellissimo di detto Collegio a due orc1ini, 
con teste ne' pec1ucci deg-li archi deI portico, opera 
giovauile c1i 11nnibule Get1'Ctcci. 

Id., con una parte c1ell' interno dei loggiato. 
Id., interno c1el loggiato superiore. 

Foro dei Mercanti, la cui prima costruzioue c1i stile chia
mato impropl'iamente gotico, edel finire c1el XIIl 
secolo; fu inO'randito nel 1337, e venne ric1otto alla 
forma in cui Tc vediamo ne11439. Nel 1499, r egnando 
Giovanni Bentivoglio, veune nuovamente riparato 
c1ei danni sofferti. Finalmente nel 1837 si opero l' ul
timo restauro, aggiungenc10vi una seconc1a porta al
l' antica, e facendo in tutte e c1ue nn ornato sino a 
terra contro I' nso c1i que' tempi. Le statuette c1i 
marmo nei tondi fra gli archi sono Iodevoli fatture 
c1' ignoti Autori c1el secolo XIV. 

Palazzo Albergati, architettato nel 1540 c1a Baldassa),l'e 
Pel'uzzi da Siena. 

Palazzo Bargellini ora ])avia. - Bello, isolato e grandioso 
e questo Palazzo, ehe nel XVl secolo apparteneva 
aUa Famiglia Desic1eri; ebhe ac1 architetto Bartolom
meo Pro'Caglia. 

Id., la Porta, con lateralmente c1ue giganti c1i 
macigno, e sostenenti il poggiolo sopra c1i essa, sono 
dei veronese FTanccsco Agnesini, che ebbe a compa
gno Gabriele B1'1melli. 

Pala·zzo Bevilaequf! gilt Sannti, Campeggi, ec. - La fac
ciata, c1i bella e soc1a architettura di macigno tagliato 
a punta di c1iamallte, da alcuni si erede Cli B/'emwn
tino dCt lJIilano, c1a altri, di un Architetto fi9rentino. 

Id., la Porta, decorata c1i graziosi ornamenti. 
Id., nlla Finestra, come sopra. 
Id., il grau(lioso Cortile con doppio portieo, e 

l'ieco c1i ornamenti, come si vedono nel porti co [li 
San Giaeomo ::.IIaggiore. . 

Palazzi Bovio·'.l'acconi. - I Frontoni sono c1el 1400. 

VEDUTE, STATUE, BASSORILlEVI, EC. 33 

NB. - La spiegazioue dell& seguente 
nomenclatura, prezzo 0 gra.ndezza, "edi 
pag. 10. 

1 ,; 
a 1 ~ :a ,; ~ :; ~ ~ 

$ :=: ~ 

<> '" .. ;;:; ~ .:;; 

9607 

9608 -

9609 

9610 

9611 

96 12 

9613 

S89{ 9614 

9615 

9616 - I 

961i - 1 

8895 9618 - 11881 

8896 9619 - 11 

9620 -

(.ey/te) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA) . 

Palazzo deHa Cassa di Risparmio, riceo c1i marmi e di molti 
ornamenti ehe 10 rendono singoIal'e, venne innalzato 
c1alle fOIlc1amenta eon c1isegno e c1irezione c1ell' arehi
tetto Giuseppe lJIengoni. 

Palazzo Fantuzzi ora Pedrazzi, di soda arehitettura a pie
tre intagliate, con disegno che si vuole c1i AncZ,'ea 
Marchesi; innalzato (1605) dopo la mOl'te di quel ce
lebre architetto e intagliatore. 

Palazzo Fava, gilt Manfredi (il seconc1o c1ei tre). - Interes
sante per la beUa architet.tura anteriore al 1500 e 
per gli ornati in terracotta; un' orha finestra, sfuO'
gita al restauro, mostra guale forma avevano Ie a1-
tre tutte, ric10tte ai giorm nostri al comoc1o interno. 

Id., il Cortile, c10ve ammiransi belle decorazioni 
ornative. 

Palazzo Fibbia·Pallavicini, Ia cui architettura e c1el se
colo X Y, con portico e finesh'e c1ecorate c1' ornati. 

Palazzo Isolani, gilt Palazzo Bianchini (la facciata dalla 
parte c1i Strac1a l\I~giore). - Venne architettato da 
Giuseppe Antonio :1ol'/'i. 

Id., l' altra facciata c1alla parte c1ella Piazzetta 
Santo ::ltefano. 

Palazzo I\Jalagnti, gilt (lell' Arte de' Drappieri, detto "01-
garmeute dcgli Stracciailloli, fabbricato nel 1496, 
opera c1eI famoso P/,ancesco F1'CtnciCt. Da una Iapic1e 
marmorea posta sopra al tabernacolo, si rileva che 
Gaetano J\I.anilli nel 1827 era il proprietario c1i que
sto Palazzo, tl guale 10 fece restaurare, rimettenc10 la 
facciata, deturpMa negli an ni intermec1ii, alla sua 
primiera integritlt. 

Id., la parte di centro delIa facciata, ossia il 
poggiuolo 0 terrazzino, tabernacolo e c1ue finestJ'e 
eon c1ecorazioni ornative. 

Palazzo Malvezzi.Campeggi, arehitettato ec1 ornato c1a An
clreCt e Giacomo da F01'1niggine che tiori vailO ne11560. 

Palazzo lIIalvezzi· Medici, fatto fabbrical'e c1alla signora Paola 
Campeggi, vec10va Malvezzi, an' architetto Bal'tololn
?nco Tl'iachini che fiori va uel 1550. 

Palazzo l1.el I:'0(lestil~ - L' antica fabbrica ebbe principio 
ner prlll11 anlll c1el XIIl secoIo; la Torre sessant' anni 
dopo (1264). L' attnale portico e l' esterna non eom
]Jita facciata sono c1el 1485 con c1isegno e direzione 
di BaTtolommeo Fiomvanti, zio c1i At·istotele. 

Palazzo Pubblico. - Antiche fabbriehe deI XIII seeolo unite 
fOl'marono in gran parte I' odierno Palazzo, al quale 
in piu tempi vennero fatt.e variazioni ec1 aggiunte. 
Porzione c1ell'attuale faeeiata mostra non pochi avanzi 
c1i sua antica ma~~ifieenza. La TOlTe c1ell' Orologio 
fu innalzata nel X v secolo. La porta c1'ingresso venne 
architettata da Galeazzo Alessi. 

Id., Ia Porta d' ingresso, architettata c1a Ga
leazzo Alessi (alb'i la vogliono cli Pellegj'ino 0 Do
menico Tibetleh) e sulla cui ringhiera e c1egna di 
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PARTE PRnIA. 

(8eyue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

.-alüzzo I.-ubblieo (seglte). 

osservazioue la statua in bronzo rappreseutante quel 
celebre _ Gregorio XllI di Casa Boncompagni, scol
plta (1080) dallo scultore Alessandro Mengati e fusa 
da Anchise Censori. Po co dopo il 1796 levato al 
Papa il triregno e sostituitovi la mitra ed appoggiato 
al destro braccio un pastorale fu convertito in un 
San Petronio, massimo patrona dei Popolo bolognese. 

Id., nna Fillestra nella facciata esterna al piau
terreno, bella opera di architettura e scultura, e che 
SI vuole eseguita da Sebastiano Serlio, celebl'e archi
tetto bolognese. 

{(I.) Ia Madonna col Bambino Gesu sopra una 
mensola in alto nella facciata, eseO"uita iu rilievo di 
creta cotta cla Niccolo deU' Al'ca. Firmato: Nicolews 
F. MOCCCLXXVlIL 

Panorama deHa Citta, visto da San l\fichele in Bosco. -
Fondata clagli Etruschi col norne cli Felsina e con
~uistata poi (191 avanti G. C.) dal console Scipione 
Nasica, di~enne colonia romana coll' appellativo di 
Bononia. E situata in terreno sparso di amene col
line e fertili ssimo. Innumerevoli sono le Chiese ed i 
Palazzi eh' essa possiede, pregevolissimi per archi
tettura e riechi di cose artistiche e sopra i quali si 
elevano le sue famose Ton'i, di cni la piu alta clicesi 
degli A sinelli. 

Piazza di San Domellieo. 
Monumento a Rolalldino de' Passeggieri, pr!mC! 

proconsolo clell' Universita de' Notal'i, ed in Clll SI 
seppellivano i CC}rrettori de' Notari , quanclo morivano 
in tale uffizio. E opera gotica clel XIII secolo. 

Monumento a Egidio Foseheral'i, eretto nel 1289, 
rimarcabile per un a1'co intero di marmo greco e pei 
rozzi bassorilievi cli un' antichita maggiore clel seoolo 
in cui visse il cletto Egidio. . 

Piazza deI Nettuno. 
Font.ana pllbblica detta deI Nettnno. - II dise

gno della Fonte, tanto a giusto titolo celebrato, e 
dei celebre T07nmaso La2tl'etti, e venne fatta innal
zal'e clal Senat.o l' anno 1564. Il Nettuno e le altre 
figure cli bl'onzo so no opere insigni dei fiammingo 
Giovanni Bologna, il quale vi lavorava ancora nel
]' anno 1566; le 0llere di marmo furono ese"uite 
da Antonio IJupi. Fonditore in parte delle ope~'e cli 
bronzo fu maestro Zcmobi Part-igiani. 

Piazza Vittol'io EmanueIe, gia Piazza Maggior~T la parte 
clove vedonsi il Palazzo dei Podesta dei lUIl secolo 
con faceiata eseguita nel 1485, e il Portico dei Ban
chi architettato dal Vignola. 

Pinacoteca deHa Regia Accademia di Belle Arti. 

l 
Due Paei d' argento l'abescato. La prima rap

_ presentante la Resurrezione di Cristo, e la secollda 
Nostro Signore sulla Croee e varii Santi. Questi la

- vOl'i a niello, con stemmi e fregi smaltati, sono opera 
di Fmncesco Francia. 
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(Begue) BOLOGNA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OillONIMA). 

Porta antiea, chiamata ora VoUone e Strada di San Vitale. 
- Fr~ l!l F'abbriche eospicue c1i questa stracla veclesi 
alla slmst!'a tl Palazzo Fantuzzi innalzato con dise
gno di Andl·at MCtl'chesi, ed il Palazzo Borghi alla 
destra archltettato da F. Te1Tibilia. 

Torre ASi~lellii cosi clenominata perche costrutta, come di
ceSI, ne 1109 da Gherarclo Asinelli. Venne conclotta 
pera alla presente altezza in piu tempi. S' alza dal 
suolo,> compreso il cupolino, rnetri 97,61 e pencle 
metl'l 1,23. 

111. e Tone Mozza 0 Tone Garisenda,Jabbricata clalla Fa
miglia Garisendi , nell'anno 1110. E alta metri 49 60 e 
pende metri 3,04. Dante la rammenta nel canto :XXXI 
clell' I nferno: 

«Qual para a r iguardar Ja Garisenda 
Sotto '1 chinato, quando un nuvol vada 
Sovr' essa 51, eh' ella in contrario penJa. ]) 

BOLOGNA - (CONTORNI). 

Certosa 0 Cimitero Comunale. 
P1'OSI)ettO dd Cimitel'o Chiesa, ee. La Chiesa 

venne ecllficata nel 1335 e dec1icata a San Girolamo 
nel 1339. II grandioso Campanile fu innalzato ne"li 
anm 1608-1611 con architettuI'a di Tornmaso M!JJ·
telh. - Il c6nvento clella Certosa cli BoloO"na anno
verato fra i piu ricchi, ebbe origine, corn: la' Chiesa, 
nel secolo XIV. Soppresso con tanti altri nel 1797 
venne quattro anni dopo destinato a Cimitero Co~ 
munaIe, ed aper to il 14 aprile clen' anno 1S01. Fe
cero a gara i cittaclini per renc1erlo tale in poco 
tempo, clie niuna citta aveva il simile in Italia. Aclatta 
posizione, vasti chiostri, incantevoli vedute clelle so
prasta,nti colline l'icreano l' occhio, senz' alterare la 
maesta clel regno dei trapassati. 

Chiostro. de' 1lI0numenti col portico veduto ester
naille?te e mteJ:na?lente, ecl il. quale venne costruito 
nel 1;)8~. MaglllfiCi monumentl eretti nelle faecie de
glt archl 0!10rano la m.ernoria di estillti personaggi, 
che SI dlstmsero p~r Vll'tU, per dignita, e per qual: 
sivogha malllera dl studl e cl' arti. 

. GaHel'ia detta degli Angioli, perche trovasi nel 
ChlOstro dove hanno tumulazione i fanciulli . Venne 
architettata in questo secolo per opera clell' archi
tetto Zannoni. 

Galleria deI C~I~mbal'io, a.rc.hitettata in questo 
secolo dal cav. L'nUl~ Mat'ches~nt, eon nel centro il 
Monumento al marchese Massimiliano Angelelli opera 
dei prof. L orenzo Bm·tolini; il piedistallo' e del 
prof. Massimiliano Putti. 

1(1., col Monumento a Letizia Murat P epoli opera 
c1i Vincenzo Vela. ' 
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PARTE PREIlA . 

(."9"") BOLOGNA - (CONTORNI). 

f)Ct'tosa 0 CiUlitcl'O (iomullole (.~egue). 

. Monumellto a Letizia ~Iurat Pepoli, opera di 
Vmcenzo .Vela. « 1 figli posero su la tomba adem
plendone 11 voto - la statua dei Padre da lei sopra 
tutti amato. » 

lIIOllUIIlClltO al marchesc Gaetallo di Gioall-Paolo 
~epoli e di Giusel>.pe Pepoli,. mor to in Roma neI 1848, 
1 l'ltrf'1ttl dei quah vedonsl 1ll due medagholll nello 
speeelllO deI Sareofago; sopra trionfa il Redentore 
snl mondo e .eolle man i ap~rte aeeoglie le due anime 
d61 trapassatI. Venne quest opera eseo'uita dal prof. 
JJfassimiliano Putti. b 

MOllumellto nella Cappella gelltilizia della Fami
glia Bevilacqua, opera di Stefa.no Galletti da Cento. 

J!IOllllmento aGionIl Battista Teodesio, nato in 
Parma nel 1475, morto in eta di 63 anni. Questo :M:o
l~umento deI ~VI seeolo v:enne qui trasportato dalla 
Clllesa della SS. Annunzlata, fuori di POl·ta San 
lHamolo. 

lIIollumeuto a Viallesio Albergati, jUlliore, Pl'O
tonotaro apostolieo, morto nel 1533. E opera preO'e
vOle di LazzCt1·o Casal'io, qui trasportato dalla Chi~sa 
di San Franeeseo. 

lIIonulllento a Piriteo J!Ialvezzi LlIpari, patrizio 
bolognese. Qnesto :M:onumento fn eretto nell'anno 1492 
a Pietro Fieschi da Francesco di Simone Fiol'entino 
e qui trasportato dalla Chiesa di San Franeeseo. ' 

Monumento di Galeazzo Bottrigari vescovo di 
Gaeta edel cav. Ercole Bottrigari, opera di Al
t'onso Lomba1'Cli, I' area edel Fonniggine. 

lIIonumento a Francesco Albergati Cnpacelli, 
morto nel 1804. Questo l\'lonumento e quello ehe' fn 
eretto nell' anno 1500 nella Chiesa di San Franeeseo 
a .\'ianesio Albergati seniore, opera di Frcmcesco di 
SI1J1une FIOrentmo. . 

:lIonlllllellto a Rolandino de' Romanzi, opera dei 
dei XIIl seeolo pl'oveniente dalla Chiesa di San 
Franeeseo. 

Monumento deHa .... ·allliglia Orsi. Questo gran
dioso Sareofalt0 di manno veline scolRito, a quanto 
eredesl, nel III 0 IV seeolo deli' Era Cristiana, d' al
euni viene reputato di epoea assai piu remota e dei 
tempi dpl Gentilesimo. 

Monumellto al papa !lessandro V, opera di 
Niccolo Aretino deli' anno 1410. Venne restanmto da 
Giambattista Fagano nel 1588. 

Chiesa deHa Madonna di San Luca, la eui origine rimonta 
alla prima meta dei XII seeolo. - Venne nel 1731 ri
fabbrieata eon arehitettura veramente inC'fegnosa di 
CC/rlo Francesco Dotti; la faeeiata e la beilissima eu
pola 10 furono ventieinque anni dopo. 
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(8egUt) BOLOGNA - (CONTORNI) . 

Portico che dal Cimitero conduce aHa Chiesa deHa i\la
donna di San Luca. - 11 primo areo fu arehitet
tato da <rio. Giacomo Monti nel 1675. 11 promotore 
di questo insi!jlle fabbrieato fu il eanonieo D. Lo
dovieo Zenero!li della Pieve di Cento. Nel 1676 
tutto il Portieo della pianura fu eompito eon 306 ar 
chi, e dal 1676 al 1730, per opera di Francesco 
da BibIJienc6, cli Carlo Francesco Dotti e di Gio. 
Antonio Conti, fnrono eretti gli alh 'i 329 arehi della 
salita (ehe presentiamo. in parte in questa veduta). 
Qnesti Porti ci , terminati totalmente nel 1739, sono 
u n oggetto di ammirazione per la pieta, non meno 
ehe per la magnifieenza de' Bolognesi, e per chi eOllsi
dera ehe furono eompiti in meno di nn seeolo eon 
Role limosine, e eon molto dispendio per superare 
I' opposizione delle attra'lersanti montuosita. 

Salita detta la Strada deI lIIonte ridotta aHa forma pre
sente !leI 1660 eon direzione di Faolo Canali. A 
mozzo di essa si trova I' antiehissima Chiesa della 
Madonna di Mezzarntta, ora divenuta proprieta dei 
eomm. l\'lareo l\'linghetti . 

BROLIO - (PROVINCIA DI SIENA).' 

Panorama deI Castello, il quale trovasi a undici mi~lia da 
Siena, nel cuore dei Chianti. Il primo eerehio ai mura 
eomprende un' estensione grandissima, neUa quale 
s' inalza un boseo d' alto fusto eon delle quereie een
tenarie. Le sue tre ton'i, i ponti levatoi, le ,scale 
esterne cli pietra i finestroni immensi, ehe guardano 
dalla parte di Siena, le porte, ee., eonservano un ea
rattere severameute medioevale. Di questo ineante
vole Castello ne era proprietario l' illustre barone 
Rieasoli om defnnto, ehe in quest' ultimi tempi 10 
avem fatto r ipristinare e ampliare in alcune parti 
sotto la direzione den' arehitctto senese prof. Pietl'o 
Ma1·cheiti. 

Prospetto principale, lato destro. 
Id., parte centrale. 
Id., la to sillistro. 
Prospctto deI Cassero, lato di 

pOIlente. 
Prospetto di f1allco e ingresso 

al Cnssero. 

Dettagli 
deI 

detto Castello. 

I Questa colleziolle venne eseguita di Comml!iSlOne deI fn barone 
Bettino Ricasol i, il quale gentilmente ce ne permise la pubblicazione. 



38 

NB. -La. spiegazione delIs. scguenta 
nomencla.tura, prezzo e grandezza, vedi 
pag. 10. 

] " S = 
~ 

:; 
" = : = 
~ 

~ ~ ~ ~ . .. ;:;:; '" '" '" 

8909 9661 

9664 

PARTE PRnIA. 

CERRETO GUIDI 

Gia Cerreto di Greti in Val d ' Arno Inferiore 

(TOSCANA, PROVINCIA DI FIRENZE). 

Chiesa di San Leonarilo. 

l Fon te battesilllale, in terra invetriata dei Della 
Robbia, bellissimo pei rieehi ornati e bassorilievi. 

Il patriarca Zacearia nel TelllPiO'l 
Nascita di San Giovanni Battista. 
Zaccaria ehe serive ilnome deI neo- .. . 

nato: Joannes est nomen ejus. Bassonhevl 
S G· . " 11' . nel detto an IOvannl ,anein 0 llleamml'

l 
Fonte 

nato pel deserto. battesimale. 
San GiovanniBattista ehe battezza 

Gesu Cristo nel Hume Giordano. 
Decollazione di San Gio. Battista. 

Panorama di Cerreto·Gnidi preso dan' Oratorio di Santa 
Liberata. - 11 suo fabbrieato eopre 1<1 vetta di una 
eolliua fra i eontrafforti oeeidentali deI Monte Al
bano, ossia sul Bareo sotto il Poggio di Vinei. Delle 
mura eireolari ehe ehiudevano il suo antieo Castello, 
non e restato altro ehe il suo pomerio intorno alla 
via e alle ease innalzate nel Inogo di quelle. Resta 
bensi tuttora sulla parte piu elevata deI paese I' an
tiea abitazione 0 Castello dei eonti Guidi, poi Villa 
deI duca Giordano Orsini, dove nella notte deI 16 lu
glio 1576 ripete la clandestina tragedia dei ]\'[01'0 di 
Venezia, in eui r est<> vittima Isabella de' Mediei sna 
moglie. 

CORTONA - (TOSCANA, PROVINCIA D' AREZZO) .' 

Chiesa della Cattcdrale. 
Sarcofago antico, di,marmo pario, di greeo stile, 

trovato presso Cortona. E seolpito in esso in bellis
si mo rilievo una battaglia di Centauri e Lapiti. Narra 
il Vasari ehe il Brnnelleschi alla fama della bellezza 
di es so si mosse in abito easareeeio da Firenze e 
giunse a piedi a Cortona per ritrarlo, eome feee 
a penna. 

Chiesa di Santa lIIargherita. - Conta la sua fondazione 
fino da11169. Nel1258 in oeeasione delle guerre fra 
Arezzo e Cortona rimase essa quasi affatto distrutta. 
Santa Margherita pote farla riedifieare e la vide 
terminata nel 1290 per opera di Niccolo e Giovanni 
da Pisa. Giovanni V, re di Portogallo, nel 1739 la 
feee ingrandire, e nel seeolo presente l' ingegnere 
Falcini ne diresse i restauri. 

Sarcofago, ehe raeehiuse in antieo il eorpo di Santa 
~argherita, e opera di Giovanni Pisano ehe l' orn<> 
di bassorilievi allusivi alla Santa. Sul medesimo due 
Angeli in piedi tengono sollevato il eoperehio, faeendo 
vedere la bella figura giaeente dell' estinta. 

, Storia di Gortona. Arezzo, tip. Bellotti, 1835. 

9669 -

9670 -

96il 

S910 96i2 -

9~73 -

96i5 -
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(8eglLe) CORTONA - (TOSCANA, PROVINCIA D' AREZZO). 

Chiesa di Santa lIIaria delle Grazie a1 Caleinaio, .er.etta 
fino dal 1484 eon diseo-no di Prancesco Ma1·tm~ du 
Siena arehitetto dei ° duca Federigo d' Urbino in 
onore' di una immao-ine di Maria Santissima. La 
semplieitil. e la mao-~ifieenza gareggia. in esso coI
r eleo-anza, sieche pu<> dirsi ehe e uno dei piu bei 
Templi dena Provineia. 

L' Interno della suddetta. 
Altare 0 Tabernacolo in marmo di bella arehi

tettura, rieeo d' ornati e dove eonservasi un' imma
gine di Maria Santissima, per la venerazlOne dena 
quale venne nel XVI seeolo eostmito qu~sto t~mplO 
eol disegno di Berncwdvno d~ Mwhelangwlo Covuttt 
da CM·tonu. 

Museo delI' Accademia Etrusca. 
Lampadari~ etrusco di forma eireOlare eon est~r

namente seolplto delle figure dl Baeebl e Gorgom. 
Panorama della Cittä. - Giaee sopra un eolle, dal quale si 

domina una vasta pianura ehe in semieireolo esten-
. desi si no alle rive deI Trasimeno. Ha di belle ChIese, 

mao-nifiei Palazzi, ed un Museo d' Antiehita etrusehe. 
Le °sue mura eostrutte senza eementi, di grossissimi 
pezzi poliedrlei e di maeigno, .~ono se(l'ni d~ll~ sua 
origine etrusea. N ella par,te pl~. alta dena ~lt~a tro
vasi un eastello eretto da Medlcl. Questa C1tta antl
ebissima era aseritta alle dodiei prineipali eitta del
I' antiea Etniria. 

EMPOLI nel Val d' Arno Inferiore 

(PROVINCIA DI FIRENZE). 

Battistero 0 Cappella di San Giovanni Battista attiglla 
alla Collegiata. 

~ 
Fonte battesimale in forma di vaso eon maniebi, 

- di marmo bianeo eseguito nel 1447, della Seuola eli 
- Donatella. 

Chiesa della Collegiata, la eui esterua F ACCIA TA eonserva 
in gran parte la forma ehe gli fu data nel 1093. Fu 
essa restaurata nel 1738, eioe un seeolo dopa ehe fu 
fatto il Coro, e poehi anni prima ehe restasse eo
perta (1763) la soffitta. 

La medesima con la PIAZZA omonima e una bel
lissima FON TA NA eretta nel 1830. 

Pila deli' Acqua santa, a sinistre deI maggiore 
ingresso sostenuta da; un ~ripode. eeeellentemente 
seolpito da Donato eie Bent~ nel 1500. 

Chiesa Collegiata (Galleria della). 
Dossale d' altare, maestrevolmente seolpito e eon 

nel mezzo una figura in. marm? rappresenta:nte. San 
Sebastiano; in alto sugh angoli due Angeh IDgIDoe-
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PARTE PRIMA. 

[Begue) EMPOLI nel Val d' Arno Inferiore 

(PROVINCIA DI FIRENZE). 

(J1.ieSB (Jollegi"t .. (G"'lIeria deli .. ) (.e9"e). 

ehiat.i, seulture di Antonio Gambarelli detto il Ros
sellino. Vi sono pure ai lati deI detto Santo altri 
due Angeli dipinti su tavola attribuiti a Botticelli 
(Vedi :N. 10695-96). 

11 SlIn Sebastiano suddetto riprodotto separa
tamente. 

La IIJa(!ollna eol Bambino Gesu. Bassorilievo in 
marmo di Mvno da Fiesole. 

Dossale d' altare deI seeolo XV stupendo sia pel 
gusto e glUstezza delle sue proporzioni arehitetto
lüche, sia per gli ornati delicatamente intagliati. 
Vi sono dei dipinti di Framcesco di Giovanni Bot
ticini (Vedi i N. 10689 a 93). 

Tabernar,olo di bella forma ed eseeuzione ri
guardo an' intaglio, edel secolo XVI. Contiene un 
dipinto di San Biagio attribuito ad And1'ea Del Sa1·to 
(Vedi pag. 144), 

Chiesa di Sau Frallcesco (Cappella della Misericordia). 
L' Anunllziazione. Sopra le statue dell' Areangiolo 

e dena Vergine eni in alto rilievo I' Eterno Padre 
fra le nubi e eontornato da Angeli. Si le statue ehe 
I' alto rilievo sono opere di Bemw'do di lJlatteo 
Fiorentino deI 1448. 

L' Arcallgiolo Gabbriele I faeenti parte della det
La Vergille Annunziata j ta Annunziazione. 

Palazzo Mnnicipale (Salone deI). 
Testa dena Vergille. Magnifieo bassorilievo in 

marmo ereduto di Donatello. 

FERRARA - (E I SUOI DINTORNI).' 

Ateneo Civico (Vedi Palazzo dei Diamanti). 

Casa di Lodovico Ariosto. - Questo immortale Poeta, nato in ' 
Reggio ne11474, eomJ)l'i> negli anni 1526 e 1528 al
eune easette nella Via Mirasole (ora Via Ariosti), 
formandone una sola, ove passi> ad abitare, vi serisse 
molti componimenti e vi morinel gio1'llo 6 giugno 1533. 
La faeeiata di questa easa e sempre quella eh' egli I 

feee eostruire, apponendovi le due lserizioni seguenti: 
in un quadrato - SIO DOMUS HlEC AREOSl'A 
PIWPIl'lOS HABE Al' DEOS OLIM UT PINDA
RICA - e neHa eornietl ehe divide I' ordine inferiore 
dal sureriore - P ARY A SED ACTA MIHI, SED 
NULL OBNOXIA, SED NO:N - SORDlDA, PARTA 
MEO, SED TAl\fEN lERE DOl\IUS.-

t Gttida del F'orestiere in Ferrara, di LurGI NAPOLEONE CAV. CITTA
DELLA. Stab. tip. !ibr. di D. Taddei e Figli, 1873. 
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Castello veduto dai giardini. - Questa mole maestosa ed im
ponente, residenza un tempo degli Estensi, fu innal
zatft ne11385, ponendosene la pnma pietra nel29 set
tembre, per eui fu detta di San MicheIe. Ne dette 
il disegno Bm·tolino Ploti da Novam, mentre ne fll 
il materiale eostruttore Giovanni dei Naselli. Sorge 
questo edifieio nel eentro della eittit, in mezzo ad un 
liaeino di aequa, ehe fu einto di muro soltanto dopo 
il 1500, e presenta nei quattro angoli quattro robuste 
torri. Non si hanno deserizioni 0 disegni dell' antiea 
sua forma, e solo e noto ehe fosse munito dovunque 
di merlature eon feritoie e ripari, quali riehiedeva 
quel tempo. In progresso furono innalzati fabbrieati 
sopra le eortine e sugli spianati 0 pieeoli baluarcli; 
ed essendosi abbrueiata una parte c1ell'edifieio neI1554, 
con eaduta deHa sommitit cll una delle torri, vennero 
ridotte tutte e quattro eon ballatoi,' balaustrate e 
tamburi, eome veggonsi oggidi, sopra disegni deI di
stinto pittore e architetto ferrarese G-i1'olamo Sella1'i 
detto da Cwpi. 

Id. veduto dal Palazzo Areiveseovile, eon sulla 
piazza il monumento a Fra Girolamo Savonarola, 
opera di Stefa1w Galletti di Roma. 

Monumento a Fra Girolamo Savollal'ola, nato in 
Ferrarft nel 1452, brueiato a Firenze nel 1498. Yenne 
eretto nel1875 per opera di Stefano Galletti di Roma. 

Cattedrale. - Questo edificio, la eui erezione 0 fondazione si 
attribuisee a Guglielmo degJi Adelar:di, fu eonsaerato 
nel 1135 e dedieftto ft San Giorgio. E di arehitettura 
gotico-Jombarda, dove sono misti gli arehi ogivali e 
quelli a tutto sesto; e di visa in tre parb, formando 
eos1 un trittieo, i eui singoli vertiei sono ottnsi, e 
sotto le eui linee oblique vedonsi loggette assai gen
tili e pratieabili, quali sono pur anehe le altre due 
ehe a guisa di ballatoi vi rieeorrono orizzontal
mente, e prQseguono lunghesso il fianeo meridionale 
deI fabbrieato. Sul lato di mezzodi, eui offre questa 
veduta, nel 1473, a spese dei l\lereiai, venne edifieata 
la 100'gia ehe vedesi tl!ttora, ma ehe in antico, anzi
ehe da tetti, era sormontata da ambnlaeri 0 t.errazze: 
poeo dopo il 1840 ne venne eomineiata una riforma, 
eome "edesi dai primi tre spazi piü larghi e posti 
ad areo semieircolare. Della Torre 0 Campanile si 
getti> le fonclamenta nel 1412 e fll eretta eon dise
gno, eome dieesi, di NiccoZo da Campo; ma non fn 
ehe verso la fine dei X VI seeolo, ehe per opera di 
c1iversi artefici ehe al primo sueeedettero, ehe si ter
mini> di costruire il quarto ordine, sul quale dovrit 
posarsi la euba, 0 termine aeuminat.o. 

La Facciata e eoperta di marmi, e presenta uno 
dei piu grancliosi monumenti deli' arehitettura e seul
tura di quel tempo. L' ftvamposto, 0 pronao, ha malt.e 
figure seolpite in varii riparti a bassorilievo, e llel 
mezza dena parte superiore unft statuft di. l\1aria 
Vergine seulta da Cristofol'o da Fh'enze, e postavi 



42 

NB. - La spiegazioni della. seguente 
nomcnclatura, pre1.zo 0 gra.ndezza, vedi 
pag. 10. . 

.. 
S ~ t ;<; .. 0 ~ ~ = 1i :. ,Q 8 ;< 

'" ;;; ::; I"l .!i 

PARTE PRIMA. 

(Be9" e) FERRARA - CE I SUOI DINTORNI). 

(;iltted,· .. le (Begue). 

nell' anno 1427. Pocrgia questo avaneorpo sopra quat
tro colonne, due d~le quali (quelle dinanzil si basano 
sopra crrottesebe figure aeeovaeciate sul dorso di 
grandi 1eoni aecosciati. Questi sostegni minaeciavano 
ruina, essendosi avvallati nel suolo; ma il Rev, Ca
pitolo nel 1829 ve ne fece surrogare dei nuovi, ae
crescendo il diametro delle colonne, e la mole dei te
lamoni e dei leoni. La statua che vedesi nella nicchia 
alla destra delI' osservatore, e di Alberto marchese 
Estense, consaeratagli nel 1393. 

Frontolle dell' avamposto, 0 l'ronao, decorato di 
bassorilievi rapJ)resentanti: il Giudizio Universale, 
l' Inferno e il Paradiso, scolpiti da un tal Nicolao, 
forse quel medesimo a cui si debbono le sculture 
sulla faceiata di San Zeno a Verona. La Madonna po
sta nel centro della loggia e di Cristoforo da Fil'enze. 

Porta di centro decorata di bassorilievi, N ella 
lunet.ta e rappresentato San Giorgio a eavallo, pro
tettore della eitta, 

Porta a destra dell' osservatore, oon sopra la eo
lossale testa, che dicesi rappresentare JJIadonna 
Ferral·a. 

Busto di Clemente VIII, posto sulla faeciata a 
sinistra, gettato in bronzo da Giorgio Albenga ne11601. 

Gruppi di figure simboleggianti sei mesi deI· 
I' A.nno. Bassorilievi ehe si veggono presso la 
in capo alla loggetta verso ra Piazza deI 
ed i quali decoravano una pOl'ta in mezzo al 
ehe guarda la piazza, e che si chiamam de' mesi. 

Croeiflsso eon ai piedi della eroee ) 
la Vergine e San Giovanni. ( 

San Giorgio ehe ueeide iI Drago. ( 
San Maurelio vescovo di Ferrara. ) l' 

ehe fa prospetto alla na vata, gettate 
cola e Giovanni padre e figlio HmVfHI'Nll-i 

Firenze con Pariae di Padova, 101'0 

vamente genero e cognato, verso la 
secolo XV. 

La Vel'gine assisa sorreggendo il Bambino 
in piedi sulle sue ginoecllia, scolpita da r+;.,~.N"'l.." 
da Siena nel 1408 e eonservata nella Sagrestia. 

Casino della Societa dei Negozianti.-Questo Palazzo ha 
faeciata adorna di pilastrate e di fregi con 
lievi in cotto di buon gusto. Venne fatto 
nel 1508 dal segretario ducale Girolamo lV1!1gllailInltl 
passo poscia ai Conti Roverella, e nel seeolo 
ad una delle famiglie dei Conti Aventi. 

Certosa (Vedi Cimitero Comunale). 
Chiesa subnrbana di San Giorgio. I 

Mansoleo <li monsignor Lorcnzo RoverelIa, ve, 
seovo e eoncittadino ferrarese, eon la sua figura gia'l 

I 
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Vhiesa s ullurbana di San Giorgio (8egne). 

eente sull' urna, eon eleganti statuette e bassorilievi, 
la"l'oro eseguito nel 1475 dal Rossellino e Ambrogio 
BOI'gognoni da Milano. 

Chiesa di Sun Maurelio, detta, Clliesa Nuova. 

La Porta, la quale non e originale di tal posto, 
ma bensl trasportata vi, ed e opera deI 1600; le sta
tue dei Santi Giorgio e Maurelio sono seolpite .:Lallo 
scultor e ferrarese Francesco Vidoni, il quale mise 
in opera tutta quell' arehitettura, faeendone i neees
sari restauri. 

Cimitero Comunale e Chiesa di San Cristoforo, gia della 
()ertosa. - Soppresse le Corporazioni religiose dopo 
il 1796, fuvvi eompresa pur quella dei Certosini del
I' Ordine di San Bruno, e dopo il deereto Yicereale 
deI 1811, che prescrisse la istituzione dei pubblici 
Cimiteri, venne il 101'0 Convento destinato a tal uso, 
e fu aperto solennem ente nel1813, La vastita e re
golarita di questo sacro stabilimento e am mirabile. 
11 progetto di finale adattamento e ingrandimento 
devesi al march, Fel'dinanclo Canonici arehitetto, e 
sul cui piano progrediscono sempre i lavori, La Chiesa 
dedicata a San Cristoforo, ed inserviente al culto an
ehe relativo all' annesso Cimitero, gia Cert.osa, fu 
fondata nel 145~ da Borso d' Este, il quale poi 
nel 1461 v' introdusse i Certosini di Grenoble. Co
minciossi pero a fabbricarne un' altra nel 1498, e 
quando terminatoa che fll nel1553, l' antica fu ad al
tro uso ridotta. TI monumento ad Alfred Lowel-Put
nam, ehe vedesi ilUlla spianata di fronte all' ingresso 
deI Cimitero, e opera deI eav. C. Torreggictni di 
Ferl'al'a. 

A.bside e Campanile della Chiesa eon veduta deI 
Chiostro principale. 

Piccolo Chiostro, architettato dal ridetto Cano
nici, eon nel eentro un grazioso monumento al Fer
r ar ini, opera di Ambl'ogio :buffi di Fen'am, 

Cella della Famiglia Gnlinelli. - N elle lunette 
degli ar chi sostenuti da eolonne scannellate vi sono 
espressi fatti di Storia Saera, in bassorilievi a sca
gliola, d' invenzione deI fu Frcvncesco Saraceni pit
tore, plastieati e gettati dal prof. Angelo Conti e da 
Gaetano Davia. Nel mezzo sta il monumento eseguito 
da Fabio Altini, romano, allie\'o deI Tenerani edel 
Torwaldsen, e componesi di due figure di donne, 
simboleggianti l' Industria commerciale e l' Abbon
danza, ed un bambino ai piedi, rappresentante la 
Giustizia, eon in mano una tavola, su eui sta scritto: 
Amor l mperat L eX Appl'obat; sulla faeeia deI piedi
stallo vi sono in tre medaglion~ l' effigie di Giaeomo, 
di Giovanni e di Luigi, padre e figli, della Famiglia 
suddetta. 
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Palazzo dei Diamanti. - Le clue facciate di questo Palazzo 
sono rivestite cli quaclrati cli marmo foggiati a dia
mante, detto percio dei Diamanti, che fu fatto co
struire da Sigismondo Estense nel 1493, con archi
tettllra di Biagio Rossetti, operalldone i lavori in 
marmo il tagliapietra Gab"iele Fl'isoni di Mantova 
in parte, ed in parte G"istofol'o fu Ambl'ogio B01'
gognoni da JJ[ilano. Nel 1641 dagli Estensi, questo 
Palazzo passo alla nobile Famiglia Villa, la quale vi 
fece costruire una nuova porta di marmo conforme 
al disegno dei conte V. Tassoni, le cui due fJilastrate 
(inferiori per merito artistico '" quelle deg i estremi 
e deH' angolo dei fabbricato) furono, sopra disej5no 
di un Bat'ca, scolpite da FiUppo Giol'gi ed .iJ.go
stino Rizzi. Nel 1842 gli eredi della Famiglia Villa 
vendetteJ'o il palazzo al Municipio, il quale ne fece 
l' ATE:\'EO ClYICO e PI:-IACOTECA C03.!UXALE. 

Porta d' ingresso al detto Palazzo. 
I Pilastrate ton cßlldelabre ai lati della porta 
5 suddetta. 

! 
Pilastrate con candelabre agli estremi e all' an

golo dei fabbricato suc1detto. 

Palazzo Schifalloia. - Alberto marchese d' Este ec1ificava il 
palagio ne11391; Borso prima duca 10 condusse c1ipoi 
a compimento; ora e proprieta m.unicipale. 

La Porta, di svelto ed elegante stile, vagamente 
adorna di marmi finamente lavorati, annuncia I' epoea 
dei risol'gimento delle arti in Italia. Squisito e l' in
taglio clei minutissimi ornamenti e delle imprese 
Estensi che la clec6rano: al disopra s' innalza fin 
presso al tetto 10 stemma ducale, sul cui vertice sta 
I' unicorno, impres!t di Borso. 

Palazzo Sacrati ora Prosperi. - Devesi la fondazione a Fran
ces co Castelii. fi"lio a Geronimo, entrambi archiatri 
de"li E stensi" In;Ii passo propriet,'t de' Giraldi, poscia 
10

o
eredito un mareh€'se Franceseo Dal Sacrato 0 

Sacrati, e da 'guesti "enne in possesso dei conte 
Michel-Fausto Prosperi e de' suoi figli Gherardo ed 
Enrico non molti anni sono. 

La Porto, maestosamente disegnat.a da Bctlclas
scu't'e Peruzzi. 11 Lanzi, nella di lui StOl'ia ~ittorica 
deli' Italia, co si si esprime : «Il portone di Casa Sa
erati in Ferrar a, si vagamente ornato, ehe si dnolmil~a 1-
fm le rare cose della citta e nel suo genere 'ta la 
ancora. ~ Ed invero il eoncetto generale, le sue pro- l 
porzioni, i moc1ani, gli ornati, C[uei putti alati, ee., 
sono stupendamente condotti a dare ali' insieme del-
I' opera un aspetto granrlioso e mirabile. 

Panorama delIa Cittii, veduto dal Campanile di San Bene
detto. - Fra i moltiplici e sontuosi eclifizi eui e ricca 
questa citta, primeggia I' antico Palazzo ducale, 0 per 
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me"lio dire, grandioso Castello dei tempi di mezzo. 
L' ;;'rigine di Fel'l'ara vuolsi far rimontare verso la 
meta dei secolo Y, ma la sua maegior splendidezza 
le venne aliorquando gli Estensi 1a dominarono. 

Piazza Äriostea e Palazzi varii. - Nel centro delia Piazza, 
sopra un imbasamento quadrato,. sorge. una colonna 
di marmo, sulla quale nel 1675 VI scolplrono attOl'no 
un ramo di guercia i bresciani Andl'ect e Michele, 
su disegno dei pittore ed architetto comacchiese Ge
sare JJiezzogori, il capitello fu scolpito da Gio. Go
mini. A seconda delle politiche vicende, sulla mede
sima vi furono poste e tolte diverse statue. Finalmente 
nel 1833 vi si colloco la effigie cli Lodovico Ariosto 
sco!pita cla FI'CI/ncesco Vicloni, la quale vi si vede 
ancora. 

FIGLINE ne1 Val d' Arno Superiore 

(PROVINCIA DI 1<'IRENZE). 

. Veduta delIa Via detta Calltagallo e ehe conduce a Cerreto
Guidi. - Evvi nella medesima un 'l'abernacolo a buon 
fresco dipinto da Angiolo Gculcli (Vedi N. 10811 a 15). 

FIRENZE - ('1'OSCANA, CAP. DI PROVo OMONIMA).' 

Battistero. - San Giovalllli (Piazza deI Duomo). - Varie 
sono le opinioni intorno all' origine di questa anti
chis sima Uhiesa. Alcuni vorrebbero ehe fosse stata 
un tempio saero al Dio Marte, altri opera dei Lon
gobardi. Fu eattec1rale fino al 1128; nel ~uale anno 
il Fonte batteslmale fu tolto da Santa Reparata e 
posto in San Giovanni. Ha la forma ottagona e 
nel 1289 Amolfo cU Gambio incomincio a rivestirlo 
esternamente c1i marmi bianchi e verdi ; ma proba
bilmente egli non rivesti ehe i gherorii degli angoli, 
perche le rimanenti c1eeol'azioni molto si allonta
nano dal carattere deli' arehitettura dei secolo XIII. 
Da alcuni clocumenti apparisce ehe al rivestimento 
esterno si lavorava tuttavia nell' anno 1458; e che 
nell' anno 1471 si faceva il eornicione di marmo. 

Casa BUOllalToti (Via Ghibellina, N. 64).-l\1ichelangiolo. 
Buonarroti, discendente dei grande artista dello 
stesso nome, raccolse in questa casa, in 0110re del
I' avolo suo, una coHezione di oggetti d' arte, ehe 
I' ultimo delia sua famiglia, il cav. Cosimo Buonar
roti, lascio morendo sotto la tutela della citta. 

, Vedi nostro Catalof/O 1873, pao' 12 a 41 e 1a Appenclice al mede· 
s imo 1876, pag. 16 a 48. 

4 
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SDl·e~azlO " . della seguente 
Itir.omenclat'Ha. prezzo 0 grandezza, vedi 
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(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Casa di Dante Alighieri (dalla Piazza San Martino, N.2). 
- Sulla porta leggesi questa memoria: Ix QUESTA 
CASA DEGLI AUGHIERI XACQUE IL DIVINO POETA. 

Casa delI' Ol)era (leI Battistero (Piazza deI Duomo). 
La Porta, in manno, con da ciascuna parte del

l' arcuizione sopr astante un'Aquila, simbolo 0 stemma 
dell'Arte dei l\Iercanti, e dentro una statuetta di San 
Gioyanni Battista fanciullo scolpito da Antonio GClrn
bm·cl/i. detto il Rosscllino nel 1477. 

San Gioyanni Battista fanciullo, riprodotto sepa
t amente. 

Casa Tantini (Via delI' AgnoIo, N . 95), gilt Collegio dei 
Chierici di San Pier lVIaggiore. 

Ma(lonlla col Bambino Gesil e dnc Angeli. -Lunetta 
sopra la pol'ta decorata da una ghirlanda di fiori e 
foglie, in terracotta di Luca Delta R obbia. 

Casino Medieeo (Via Cavour, N. 63). - Fu edificato nel1570 
da Berna1'do B uontalenti per commissione di Fran
cesco I, granduca di Toscana. 

Cattedrale 0 Chiesa di Santa Maria deI Fiore, cou parte 
della Facciata in costl'uzione 8coperta provvisoria
mente nel 28 decem bl'e 1879, e la quale viene ese
guita con disegno e sotto la direzione deli' architetto 
prof. Emilio De Fab1·is. 

Id., con l' intiel'a Facciata, ossia la parte gilt in-I 
cl'ostata di marmi e quella che rimane ancora da , 
eseguirsi, co me sop1·a. 

Id., la sola parte gia costruita, come sopra. 
Chiesa dell' Al'I'ispedale di Santa Maria Nuova (Piazza 

Omonima). 
Incoron8zione della Vergille. Terracotta sopra 

la pOl·ta della Chiesa, eseguita da LOl'enzo di 
B icci (1420).· 

lIladonna col Bambino GesiI, in terra inyetl'iata 
di And1-ect Dellct R obbia, posta nel Coro di detta 
Chiesa. 

Taberllacolo den' Olio Santo, eseO'uito in marmo 
da 1Jfino dct F iesole, 10 sportello in ~ronzo e opera 
eh L Ol'cnzo Ghibel'ti. 

Spol'tello deI (letto Tabernacolo, con la figura . 
deI Sah'atore, eseguito in bronzo da Lorenzo Ghi
bel'ti. 

Una figura muliebre, nel primo Chiostro, mezzo 
rilievo che si yuole ricordi l' effiO'ie di lllonna Tessn, 
ehe la tradizione dice SOl'va dei 'Portinari ed ospita-
liera. Ignoto dei secolo XIV. I 

Chiesa di BUllia (Vi.a deI Proconsolo). - Documenti certi 
assicurano che la Badia fiorentina ebbe origine dalln. 1:\ 
pietlt di Villa 0 Guilla, figlia di Bonifazio e madre I 
deI conte Ugo di Brandeburgo, marchese di To
scana. La primitiva ehiesa, che toccava le mura dei I 
secondö cerchio, fu pi~cola e disorl'evole, secondo I 
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(;hicsa di nadi .. (8e9"e) . . 

scrive il Della Tosa nei suoi A nnali, e minacciando 
roYina fu riedificata a spese deI Uomune con disegno 
cli A j'nolfo cli Cambio. Ora delle forme deli' anti ca 
Chiesa non rimane Yisibile che il lato di tergo della 
medesima, che noi presentiamo riprodotto esterna
mente. La porta che da questa parte da aclito alla 
Uhiesa Yiene attribuita a B enedetto da Rovczzano 
(Vedi pag. 19 della nosb'a 1a Appendicc 1876). 

Chiesa (11 San Carlo de' Lombardi (Via CaIzaioli) . - E ssa 
e opera di Simone di Franccsco Talenti architetto 
di yaglia, cresciuto alla scuola dei padre suo, di Benci 
cli Uione, e dei principali architetti deI secolo XIV. 

Chiesa deI Carmille (Piazza Omonima). - Sopra un terreno, 
fuori e presso le mura urbane della terza cinta, do
nato da Cioni di Tifa, fu dato mano nel 1268 alla 
edificazione di una chiesa e di un convento per i 
Padri Carmelitani. Questa Uhiesa, aumentata e ric10tta 
a piu ricca forma, diyenne in progresso di tempo 
un yero tempio dell' arte. I r estauri operativi Hel 1568 
cominciarono quella clistruzione deli' antico, compiuto 
dipoi clall' incendio dei 1771. L' attuale Uhiesa, rifon
data nell' anno stesso dei gran disastro, era gilt com
piuta nell' anno 1782 con I' opera degli architetti 
R uggel'i e Mannaioni, ai quali si aggiunse poi il P a
clre Pronti. 

Chiesa Santa Croce (Piazza Omonima). - Nel luogo oye fa 
pompa di se la celebre Chiesa di Santa Croce, chia
mata il Panteon delle glorie italiane, sorgeya una 
piccola ehlesa eretta in onore dei Poyerello d' Assisi, 
circa l' anno 1228. Ma in proO'resso di tempo quel 
poyero conyento e quella mesctina chiesa si yollero 
dal Uomune arriccliiti ed ampliati, per il che nel
l' anno 1295 fu dato mano, coh i disegni di A1'nolfo 

. di Cambio, alk edificazione della Chiesa edel Con
yento attuali. LA FACCIATA fu nel 1863 costruita da 
Niccola Matas, ed il CAMPAN1LE dal B'Jccani neI1847. 
Vedesi pure in questn. vednta il primo Chiostl'o di 
r ecente restaurato da F. Mazzci ed 1]jmilio D e Fa
bl'is, e nel quale ammirasi la bella Cappella Pazzi 
architet.tata dal Brunelleschi. 

L' Esaltazione della Croce. Bassorilieyo nella 
lunetta c1ella porta centrale scolpito . da Giovanni 
D upre. 

Monumento a Leonardo Brunl, riccamente de
corato d' ornati e con sopra all' elegantissima urna 
la statua giacente dei defunto. Venne eseguito da 
A. R ossellino, meno il bassorilleyo nel tondo che Yiene 
attribuito ad Andl'ea D el Ven·occhio. 

l!Ionumento a Carlo Marsuppini, fure decorato 
di ornati ammirabili, specialmente nell ele~antissima 
urna, sopra la guale. giace la figura deI detunto. Alle 
basi ilei pilastri, come sopra al cornicione, Yi sono 
dei graziosissimi puttini in piedi, gli uni sorreggendo 
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Vhiest\ Santa C.·occ (8eBue). 

10 stemma della Famiglia Marsuppini, gli altri un fe
stone di fiori. N ella lunetta vi e in bassorilievo la 
Madonna col Bambino Gesu e due mezze figure di 
Angeli in adorazione. Devesi questo lavoro a D esi
derio da Settignano. 

Base deI Ililastra sinistro COn 
Angelo. 

Id., dcstro con Angelo. 
CallitelIo, trabeazione e parte 

sinistra della lunctta. 
Id., e parte destra della lunettn. 
Piede elie sorregge l' urna. 

Dettacrli deI 
detto l\i onu
mento. 

Lapide sepolerale a Donienieo Biordi Ubertini 
morto nel 1358, e la cui figura giacente e seolpita a 
mezzo rilievo sulla lapide stessa. 

La PieHt eon due mezze figure di Angioli in 
adorazione, ehiusa da una lunetta formata da fo
glie e frutti, lavoro in terra invetriata dei D ellet Rob
biet, sulla porta della Cappella dei Mediei. 

lIIonumento a Franeesco Lombardi morto ne1186J. 
E eseguito in mal'mo con ornamenti dorati e di ve
t1'O smaltato, ed una Madonna col Bambino Gesu e 
Angeli della Scuolet di Donatello. 

Spalliere dei banchi di Sagrestin, deeorate di 
tarsie e da bellissime eandelabre intagliate nei pi
las tri, opera deI XVI seeolo. 

Chiostro alla sinistra della Chiesa, eontorllato 
di locrgiati.rieoperti quasi intieramente da Iapidi se
polcr~li e monumenti. Evvi pure la bella Cnppella 
Pazzi detta il Cnpitolo, arehitettata dal eelebre Fi
lippo 13runelleschi (1420.) I restauri di questo Ohio~tro 
e di queHi uniti vennero eseguiti da F. JJ[azzet ed 
Ernilio D e Fab1·is. 

Id., veduto dalla Oappella Pazzi. 
Id. il log~iato, dove vedesi il monumento. a Vir

ginia De Blasls di L. P ampaloni, e quello a Gmseppe 
La Farina di Auteri Pomar. 

Monllmento a Giuseplle La Farina, messinese, 
morto nel settembre deI 1865, ed eseguito dallo 'seul
tore llIichele Auteri POlnat·. 

Monumento aGastone della Torre, areiveseovo 
di Milano e patriarea cl' Aquilea, mOl'to nel 1317. e 
sopra la cassa deI quale vedesi seolpito l' effigie deI 
defunto. Sul davanti vi sono in rilievo i quattro Evt\n-
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(:biesa Sal 11 tn, CJroee (8egue). 

gelisti, l' apparizione di Oristo alla Maddalena, ai 
Diseepoli ed alle tre Marie. Viene attribuito ad Ago
stino da Siena, e posa sopra quattro mensole, acl
dossato al muro, seendendo la seala ehe mette al 
Ohiostro. 

Monumento aGastone della Torre, riprodotto dal 
lato dove sono rappresentate in bassorilievo le Marie 
ehe visitano la tomba dei Redentore. 

Ancona d' altare, in terra invetriata di Andrea 
Della R obbia, nella Cappella dei marehesi Vieri-Oa
nigiani nel Ohiostro. Ha nel eentro un Tabernaeolo 
euearistieo eon nella lunetta il busto di San Barto
lommeo. Ai lati vi e rappresentato Sau Francesco 
ehe rieeve le Stil11ate e I Areangelo Raffaele eol gio
vine Tobia. 

Capllella Pazzi, detta il Capitolo, eostruita eon 
i disegni c1i Filippo Brunelleschi (1420). G1i ornati ed 
i hassorilievi in terra invetriata so no di Luca Della 
R obbia. 

Id., il l11agnifieo Portieo, visto internal11ente, sor
retto da eolonne e pi lastri eorinti e decorato da la
vori in torra invetriata di Luca D ella Robbia e da 
bassorilievi di Donatello. 

Dettilglio (leI medesimo, ossia deeorazione deI 
tamburo sull' ordine dei Portieo, 

Id., eapiteHo deH' ordine deI Portieo. 
Id., sviluppo della deeorazione superiore delI' 01'-

dine dei Portieo. . 
Id., frontone della pOl·ta d' illgresso aHa Cappella. 
Id., eapitello dei pilastri deI Portieo. 
Id., deeorazioni della eupola. 
Id., cassettoni e ornativa della volta deI Portieo. 
Altro ClIiostro pure rimareabile per la sua ar-

ehitettura, ehe seeondo il Oinelli viene attribuita al 
Bnmelleschi. 

Chlesa (li Sant' Jacopo di Ripoli (Via deHa Scala). 
Lllnetta sopra la porta con la Madonna e il Bam

bino Gesu aventi ai lati i Santi Domenieo e Jaeopo. 
Bassorilievo in tena invetriata attribuito a liuca 
D ella Robbia. 

Chiesa di San Lorenzo (Piazza Omonima).-In prossimita 
deI luogo ove sorge la Basiliea dedieata a San Lo
renzo esisteva fino dall' anno 390 una ehiesa, fondata 
dalla pietit di una vedova chiamata Giuliana, la 
quale ehiesa fu da Sant' Ambrogio eonsacrata. neI39!3. 
Aeeresciuta nel 1059 e dlstrutta da un meendlO 
nel 1423, fu rifatta quale oggi si vede a spese di 
Giovanui di Bieei de' Mediei e di Oosimo pater pa
trirJ3 eon i disegni di Filippo Brunelleschi, alterati 
poi dai suoi continuatori, prineipale dei quali fu An
tonio ][anetti. 
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Chiesa di Santa Lucia (Via dei Bardi). 
Lunetta sopra la porta, eon Santa Lucia e due 

AnS'IOli genufiessi. Lavoro in terra invetriata dei 
Detta Robbia. 

Chiesa e Piazza di Santa Maria Novella.-Fu verso la meta 
deI XIV seeolo ebe aHa PIAZZA le venne data reO'ola
ritiL ed ampiezza. Ridotta aHa forma attuale nel 1563, 
serVl spesso ad uso di Jmbbliei spettaeoli . Evvi due 
GUGLIEdi manno misto i Seravezza eseguite ne11608, 
le qual! ven~ono sostenute da tartarughe in bronzo 
ehe SI at,tnbUlseono a Gw. Bologna cla Rovai e 
lliazzate sopra dei piedistalli pure in marmo. LA 
FACCIATA DELLA CHIESA (che il B~tOnarroti soleva 
chiamat'e la Sposa), e incrostata di marmi bianchi 
e neri, formando due ordini d' architettura corinti 
divisi ~'uno dall' altro da una grossa cornice e Ul~ 
attICo, Il tutto coronato da un bel frontispizio triango
lare. Venne cominciata verso l' anno 1350 da G. Bet
tini (st0'l~clo . a quanta crecle il Milizia) a spese 
di Torrmo dl Baldese, e non fu condotta 11. compi
mento che nel1470 a spese di Giovanni Rueellai (Ori
cella/'ius) per opera di L eone B attista Alberti, ehe 
ne arehitetto 111. Porta .}?rincipale. Fa seguito un muro 
ehe include l' antico Cimitero, reeentemente restau
rato, composto d' archi in forma di grandi nicchie, 
mc~ostate pure di marmi, entro le quali evvi delle 
antlChe tombe, ad imitazione della facciata. II 
CAl\1PANIJ,E, terminato da una guglia, fu eostrnito 
nel 1334 da Fm Giovanni da Gampi assistito da 
Fra Jacopo Talenti, con i disegni attribuiti ai Ft'ati 
Sisto e Ristoro. . 

Chiesa e ~iazz~ San Marco.-La FACCIATA di questa antiea 
Chlesa e opera deI 1780 e ne fu l' autore il Paclt'e 
Giovacchino pj·onti. Aecanto aHa Chiesa evvi 111. 
pOl·ta d' il1~resso deI Convento convertito nel 1869 in 
MUSEO DI t)AN MAHCO. La PIAZZA, ridotta a giardino 
nel 1872, ha nel eentro il MO:'lUiUE:'ITO AL GENERALE 
MANFREDO FA:'I'fI, modellato da Pio Fedi e fuso da 
Glemente Pctpi. 

Chiesa di Orsanmicliele (Via Calzaioli). 
San Giorgio, senza la niccbia, opera di Donatello. 

Chiesa di San Pierino (in Mercato). 
Lunetta sOI)ra la porta, ov' e una ' Madonna eol 

Bambino Gesu ed ai lat.i due AnO'eli volanti, di terra 
invetriata di L!tCCt Della Robbia~ 

Chlesa di Santo Spirito (Piazza Omonima).-Nell'anno 1292 
i Frati Agostiniani iucominciarono a edificare una 
ehiesa sopra un terreno da essi aequistato nel ·1250 
da Spinello Accolti e da Amedeo Guidi. Ne11497 es
sendo rimasta malamente guast.a dal fuoeo, ehe vi 
si apprese in occasione di una festa datavi in onore 
di Gian Galeazzo Sforza, fu dal Comune fatta alla 
me&,lio restaurare, perche vi si potesse continuare 
l' utfiziatura fino al eompimento della nuova chiesa 
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Vhies,. di Santo Spirito (.egu<). 

cominciata nel 1433 con disegno di Filippo Bntnel
leschi, e continuata da pill e di versi maestri dopo la 
sua morte. 

Chiesa Santa Trinita (Piazza Omonima). - E traruzione 
ebe nel luogo ove nel 1250 fu costruita col disegno 
di Niccolct Pisano la Chiesa di Santa Trinita, esi
stesse fino dal IX seeolo un oratorio. N el 1393 fu 
ampliata e nel 1593 venne da Bernm'do B~!ontalenti 
ridottn presso a poco aUo stato attuale. 

Chiostro dello Scalzo (Via Cav;our) dipendente dall' Ac-
. cademia di Belle Arti. E opera deI XV secolo, e 

dove conservasi i preziosi afIrescbi di Anch'ea Del 
Bat·to e Francic!bigio (Vedi nostro Gatalogo 1873, 
parte II, pag. 83). 

Compagnia deI SS. Sacramento vulgo deI Bertello (Via 
Teatin a) . 

La Mad6nna col Bambino Gesu eon sopra 10 
Spirito Santo, di terra invetriata di Luca Della 
Robbia. 

Galleria delI' Accallemia di Belle Arti (Via Ricl1soli, N . 54). 
Sacra Famiglia, dal calco fätto sull' originale di 

Michelangiolo, esistente nell' Aceademia di Londra. 
Madonna e Bambino, dal calco fatto sull' origi

nale di Michelangiolo, esistente nel Museo di Bruges. 
Cristo e la Madonna, dal calco fatto sull' ori

~inale di JJlichelangiolo, esistente nell' Accademia 
Ligustica. 

Papa Paol0 III, dal calco fatto sull' originale esi
stente a Napoli . 

I due Prigionierl, dai calchi fatti su€(li originali 
di Michelangiolo, esistenti nel Mnseo deI Louvre a 
Parigi. 

Il David, celebre statua ebe Michelangiolo Buo
nan'oti comincio a scolpire nel 1500 per commissione 
deI Comune di Firel1ze, cavandolo da un marmo 
male abbozzato da Agostino Antonio cli Guccio. Que
sto C0108S0, ehe fino al 4. agosto 1873 sta va lliazzato 
a destra della porta principale deI Palazzo Vecchio 
(eome dal nostro Gatalogo deI marzo della stessa 
epoca, pag. 24), pericolante pei danni sofferti e per 
vlemeaJio conservarlo, venne per cura del!' ing. Porra 
trasp~·tato nella suddetta Accademia in un' appo
sita edicola disegnata dal cav. Emilio De Fabris. 

Galleria Corsini (Lung' Arno Corsini). 
Vaso in marmo antico, con bassorilievo rappre

sentante Lieurgo che assale il Tiaso di Bacco. 
Vaso in bl'onzo, della Scuola di Benvemtto Gel

lini, con bassorilievo mppresentante il Trionfo di 
Bacco, Arianna e Sileno. 

Galleria Pitti (Piazza Omonima). 
Michelangiolo Buonarroti ritratto neUa sua gio-
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Gallm·i .. Pitti (.egue). 

vinezza, intento ad eseguire un sno primo lavoro, 
ci oe la testa dei Satil'o che e nel Museo Nazionale 
('" edi nostra 1a Appenclice, pag. 40). Statua scolpita 
da E . Z occhi. 

Napolconc I. Busto di Antonio Oanova. 
Venen" che sta in atto di uscire dal bagno. 

Opera cli Antonio Oanova. 
Gallel'ia deg'li Ufflzi (Portico degli Uffizi). 

8econ(10 Corridore l clecol'ati di affreschi nel 
'ferzo Corridore soffitto, e nei quali conser-

vasi una ricca collezione cli Statue antiche e quaclri. 

Sala . delIa Niobe, dalla parte clel Pec1agogo. 

Agrippinal busto. Fu moglie di Germanico e ma-
clre cli Caligola. , 

Altare dedicato ai Lari di Augusto, nella cui 
faccia SOIlO scolpite tr e donne e un polIo che becca. 
L' iscl'izione fa conoscere che questo Altare fu decli
cato I' anno t redicesimo cl' Augusto. 

Annio Vero, busto. Fu figlio c1i Marco Aurelio, 
fanciullo cli circa sette anni, epoca nella quale egli 
mori. 

Anto:lia, busto. Fu figlia cli l\'[arco Antonio e cli 
OttaYia, sorella cli Augusto e maclre cli Clauclio. 

AriallllR. Statua maggiore clel vero. 
Atleta, giovine, 0 Doriforo di Policleto. 
Atleta. Statua clella grauclezza llaturale. 
Augusto. Bnsto il quale ha i lilleamenti clescritti 

cla Svetonio, 
ßacco, aO'O'ruppato con Ampelo, 0 Acrato. Tiene 

con la ruang"sinistra una tazza ecl appoggia la cle
stra sulla testa clel fanciullo Ampelo, il quale e se
cluto sopra un' urna ecl abbraccia la gamba clestra 
cli Racco. 

ßritallnico Cesare, busto. Fu figlio di Clauclio 
e cli l\Iessalina, e fratello di N erone. 

Caio Cesare Caligola. Busto ritenuto prezioso, 
clopo che il Tribuno Cassio Ohel'ec!, il quale libero 
Roma da quest.o uomo cruclele, fece clistruggere tutti 
i ritratti e meclaglie od altro che potesse rammen
hore il funesto suo r egno. 

=:: l Cani mastini, nel sepoudo vestibolo. 

Cavallo, in marmo. Fu creduto cla alcnno che 
qllesto facesse parte deI gruppo della Niobe, 

Cinghiale. Di questa bell' opera, di greco scalpello, 
si tl'oya una copia al Museo dei Loune; un' altra 
in bronzo, eseguita dal Tacca, fa ornamento alla 
fonte clel Portico cli l\iercato Nuovo, 
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Galle"; .. degli IJmzi (8eYl<e) . 

Claudio, busto. . . 
Clalldio Domiziano Nerolle. Busto in bisalto. 
Discobulo. Statua c1i stile granclioso e vero. F~ 

creduta in altl'i temp'i, rappresentare uno clel .fi~h 
cli Niobe ' ma secondo II Visconti sarebbe una copla 
antica cle'! Discobulo di l\1irone. 

Domizia Longilla, busto. Fl! ~olQ~e di Lucio Elio 
Lamia, senatore romallO, e pOl cll lJIOcleZlano. 

Domizia, busto. 
Drllso, busto. Fu figlio cli Tiberio e cli Vespania 

Agrippina . 
Druso, busto. Fu es so fratello cli Tiberio. 
lmo Cesare, busto: Fu aclottato cla A~riano, e 

clestinato a succedergli se gh fosse sopravvIssuto. 

Ermafrodito. Statua giacente sopra la pelle cli 
lione, capo cl' opera della greca scultura. 

Fallstina, la madre: busto. 
Galerio, husto. Fu figlio eli Antonino, rappresen

tato nella sua infanzia. 
. Genio delIa mortel 0 Il 80nno. Statua restaurata 
male a proposito per UIl AmOl'e, avenelogh messo 
l' arco invece elella face rovesClata. 

Giulia, busto. Fu figlia cli Augusto e moglie cli 
Agrippa. 

Gilllia, figlia di Tito: la sola testa. 
Giulia, figlia cli Tito: busto. 
Giulio Cesare. Busto con la testa in bronzo l'as

somigliallte alle meelaglie piu auteJ?tiche dl questo 
Impel'atore. 

Giulio Cesare. Rusto in marmo. 
Idolino (Vedi Mercurio). 
Livia, husto. Fu figlia cli, Livio I?r~so C!111ieliano, 

discendente elell' illustre faJmgha dm ClauclI. 
llIal'co Agrippa, busto. F u genero cli Augusto. 
Marco Aurelio Antonino, il filosofo, busto. Que

sto busto sembra essere deI tempo che eg:h fu aclot-
tato da A ntonino, cioe fra i 15 e 20 anm. 

l\lal'co Tullio Cicerone, busto. 
Marsia. Statua ~uda m~~~i~re clel ve~o., Sta ap

peso al tronco clelI albero, I1 I estauro SI Cl ecle ese
guito cla Donatello. 

llIal'sia. Statua simile alla precedente, e restau
rata dal Vel'l'occhio. 

llIatidia, busto. ~u fig~ia cli l\farciana, nipote di 
TrBiano e suocera cll Aelnano. 

Mercurio. Statua cli un giovine in piecli volgar
garmente chiamata l' Idolino. Questa stupenda statua, 
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Galleria degll lJmzi ("gue). 

deI tempo di Fidia, fu e1'eduta da prima un Baeco; 
ma i doth si fe1'marono nel giudizio dato dal cele
b1'e Visconti, dipoi eonfermato dal!' Antiquario della 
GalleJ'ia abate Zannoni, e tutti la dissero Merczwio. 

Merenrio. Statua vista da tergo. 
JIIlnerva. Statua di antico stile greco. 
N erone. Busto nella sua faneiullezza. 
Nerone, busto. 
Nerva Cocceio, busto. 
Olimpo. Statua sedente in atto di suonare la si

ringa ehe tiene fra le mani. 
Ottone. Busto piu raro aneora e piu prezioso delle 

medaglie in oro e in argento di questo Imperatore. 
Plotilla, moglie di Traiano. J3usto assai rara e 

stupendamente eseguito. 
POlllona in atto di eamminare leggermente, la 

sua testa e eoronata di frutti d' edera e di foglie, 
eon le elue maui sostiene una parte della Bua veste 
ehe ha ripiena di frutti e d' uve. 

Poppen, busto. Fu moglie 0 aillante di Nerone. 
Sarcofago in marmo, rappresentante LE DIVERSE 

EPOCHE DELLA VITA DI UN UOMO ILLUSTRE. Nella parte 
anteriore ehe noi preseutiamo e raffigurato: Il Ma
trimonio. - Un Sacrifizio. - Gruppo rappresentante 
il buon esito di un' impresa militare. - Una Caccia. 

TiJ:ieri()..! busto. Fu figlio di Tiberio Claudio Ne
rone e di Li via. 

Tito, busto. Fu figlio di Vespasiano. 
Torso colossa1e di Fauno. E questo uno dei piü 

beJli tra i frammenti antichi. 
M., da tergo. 

Urnnia, 0 forse la GEOMETRIA 0 l' ASTRONOll1IA, 
eosi ridotta elai restauri. 

Valeria ~Iessalina. Busto in alabastro eon la te
sta eli marmo. 

Venere dei JIIedici. Essa fu kovata a Tivoli 
ne11a Villa Aelriana, e trasportata a Firenze verso 
l' anno 1677. Cleornene, figlio d' Apollocloro cl' Atene, 
fu l' autore di questa maravigliosa statua. 

111., vista di profilo. 
Id., vista da tergo. 
Id., busto in faceia. 
Id., busto per parte. 
Id., busto da tergo. 

Vespasiano, busto. 
Vitellio Aulo, busto. 

VEDUTE, STATUE, BASSORILIEVI, EC. 55 

NB. - La. spiegaziono della seguente 
nomenclatura, prezzo e grandezza, yedi 
pag. 10. 

- 12715 

- 1194912i 

- 12i17 

- 127 

11950 

- 1195i 

1952 -

- 12i 

- 12720 

-" 

- 11 9561 -

111957 I2i21 

'" § 

("9''') FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Giardino della Federazione Orticola Italiana (Esposizione 
deI 1880). 

Gran Tiepidario eostruito in ferro e erista110 
con disegno dell' ingegnere G. Roster, visto da tre 
punti differenti eol Giardino. 

Id., visto internamente. 
Gruppo di piallte esposte dal cav. 

prof. P ietro Pellizzari. 
Grnppo di piante esposte dal mar

chese Oorsi-Salviati. 

Intagli in legno mOllerni. 

Frullini prof. Luigi, vivente. 
..L Allegoria la Primavera. 
.lL. AIlp.goria della Caccia. 
.lL. Fregi con animali. 

Canelelabre diverse. 

Nel detto 
Tiepidario. 

L' Aia deI COlltadino nel di della vendemmia, da 
un bassorilievo in gesso. 

Gaiani prof. Egisto, vivente. 
Caminetto. 

Canelelabre diverse; 

Cornice con eanelelabre. 

Romanelli Pasquale. 
Coperta di un Album. 

Loggia di Santa Maria della Mi~erieordil1:' detta, e,ommle: 
mente dd fligallo. - Sull angolo dl VIa de CalzalOh 
sorge la bellis~im~ Lo~.getta ehe i <;Japitani di Santa 
Maria della MIseneor<1la feeero edlfieare nel 1351. 
Ignoto e I' autore di essa, quantunque si riseontri 10 
stile de11' Orcagna. Le areate ehe erano state ehlUse, 
vennero nel lI:5?5. 1'iaperte p~r. op~ra de11' archite~to 
Mariano Falctm, deI quale e 11 dlsegno d81 plut81 e 
deI eancello in ferro, lavorato a marte110 dal fabbro 
Masini. 

Loggia dei Priori detta dei Lanzi (Piazza della Signoria). 
Id., una parte con la GmDlTTA di Donatello e il 

RATTO Dl P OLISSENA deI Fedi. 
Ratto deHa Sabina. Opera di Giovanni Bolo

gna (1583). 
Ereole ehe eombatte il Centanro. Gruppo in marmo 

di Giovanni Bologna. 
Aiaee moribondo. Opera di scalpello ~reeo, por

tato da Roma a Firenze nel 1570, fu qm eolloeato 
nel 1841. 
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(8eYlte) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Loggia dei .-l'iorl detta .lei Lunzi (segue). 

Le sei Vestali, 0 sacerdotesse di Romolo, deco
ranti il fondo delia Loggia, le quali furono tolte 
dalla Villa Medici in Roma e qui coUocate nel1788. 
Il N. 9858 credesi rappresentare TUSKELD.\. 

lIIuseo Nazionale, gia Palazzo Pretorio (Via Ghibellina). -
Fra i monumenti che fanno fede delia grandezza dei 
nostri maggiori, non ultimo si presenta il Palazzo 
ove ebbero sede i Capitani deI Popolo. Questo edifi
zio di massiccia costruzione, tutto di pietra, merlato 
e munito di torre, e una pagina eloquente delia sto
ria politica ed artistica di secoli, nei quali per le ire 
delie fazioni mutavansi i pa.lazzi in fortezze. La sua 
edificazione si fa rimontare fra il 1250 ed il 1255, e 
secondo il Vasari per opel'a cli LalJo tedesco, da lui 
reputato padre di Arnolfo. Fu in diverse epoche am
~liato, e non poca parte vi ebbero i FraU Sisto e 
Ristoro. Nel1332, dlstrutto in parte da un incendio, 
vennero chiamati ad eseO"uirne i nuovi acconcimi 
Benci di Oione e Nel'i diFiomvemte. Dopo di aver 
servito di sede ai Giudici di Ruota, instituiti nel 1502, 
di abitazione al Capitano di Piazza, 0 Bargello, di 
residenza agli Otto di custodia e balia, agli Ufficiali 
di Torri ed ai Capitani di Parte Guelfa, fu ridotto 
interamente ad uso di carceri. Hipristinato neli' an
tico essere per opera deU' architetto li'rancesco Maß
ßei edel pittore Gaetano Bia;nchi, assistiti in sui 
primordii deU' opera dal distinto archeolo~o conte 
L uigi Passerini, fu destinato nel 1865 au uso di 
MUSEO. 

Scala nel Cortile, di pietra (1367), che. resta ap
poggiata alia muraglia delia prima parte deli' edifi
zio, decorata di armi dei Potesta deI secolo XV e XVI. 

Arali, differenti l' uno dali' altro per le decora
zioni ornative e di figura. Essi vennero eseguiti da 
Pietro Tacca. 

Copercllio di una Cassa, nei cui spartimenti vi 
sono figure scolpite in bassorilievi da Michelangiolo 
B uonarl'oti. 

Cosimo I dei .1IIedici, busto con corazza stnpenda
mente decorata. E .opera di Benvenuto Cellini . 

Decorazlolle da Fontaua, eseguita in brouzo da 
Valerio Gioli. 

Ellllo da parata antico
j 

in ferro, con rapporti de-
corati vi elello stesso meta 10. . 

Ellllo da paratll allt.ico, in acciaio, cou rapporti 
decorativi in rame. 
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1IIu.!!iCO l\"azionulC, gin. I»alnzzo l·l'ctOl"io (segue). 

Saerifizio di Abralllo. Bas
sorilievo in bronzo di Filippo 
Bntnelleschi. 

Sacrißzio di Abralllo. Bas
sorilievo in brouzo di Lorenßo 
Ghiberti. 

.Saggi di coucorsc 
per la seconda pOl'ta 
in bronzo deI nostro 
Battistero. 

Traslazione deI corpo di San Giovanni Gnal· 
berto. Bassorilievo in marmo di Benedetto da Ro
veßßano. 

Urna Cineraria, in bronzo, che conteneva le spo
glie dei Sauti Proto, Narciso e Nemesio. · Opera eli 
L01'enßo Ghibe-rti. . 

Palazzo Antinori (Piazza San Gaetano). - Si ritiene per 
opera di Baccio cl' Agnolo. La sua somiglianza col 
Palazzo Goudi ha spiuto il Fantozzi ad attribuirlo 
piuttosto a Giuliano clc~ San Gallo. 

Palazzo delIs Banea Nazionale Italiana (Via den' Orivolo). 
Una parte Ilells Facciata~ ossia il terrazzino 80r

retto da mensole e colonne di pietra, fra le quali vi 
sono 113 tre porte d' ingl'esso. Questo Palazzo venne 
edificato uel 1865 con disegno delI' architetto Anto
nio Cipol/a. Le sculture in pietra nelle lunette deUe 
porte laterali sono opera di Giova;nni Bastiemini. 

Palazzo Bartolini·Salimbeni (Piazza Santa Trinita).
Baccio cli Agnolo 10 architetto nel 1520, con finesh'e 
e porte ornate di frontespizi. 

Palazzo Dal Bor go, gia Antellesi (Piazza Santa Croce).
Ridotto nello stato attuale nel 1619 da G-iulio Pa-
1·igi. La facciata venne elecorata di afii'eschi dai mi
gliori artisti deU' epoca. 

Palazzo Ilel conte BoutOUl'lhm (Via dei Servi). - Opera 
di Baccio cl' Agnolo. G1i affreschi della facciata ven 
nero eseguiti uel 1855 da Q. Ba;ndinelli e P. Sm·ti. 

Palazzo DeI Corona (Piazza dei Vecchietti, detta delle 
Uova). 

n Dial'olino, fiO"uretta fautastica in bronzo, po
sta suU' angola di ~etto Palazzo, volgarmente chia
mato Canto de' Diavoli, opera cli Giovanni Bologna. 

Palazzo Corsini (Lung' Arno Corsini). - Fu edific. nel1618 
e molto ampliato da G. Silvani nel1656. In questo 
Palazzo puo veelersi la piit ricca GaUeria pri vata 
deUa citta, .i cui quaclri da noi riprodotti 80110 a 
pag. 162. 

. Id., col Lung' Arno omonimo. 
Palazzo Feuzi (Via San Gallo )'-. Q~est~ Pala~zoapparte~ne 

successivamente alle fa.mlghe Castelli, Marucelh e 
Brunaccini. Venne eretto nel 1634 con disegno di 
G. Silvani, e nel 1835 G. Martelli diresse i lavori 
per piazzarvi. il gran corl?-icione. Gli oruamenti eleUa 
port.a sono dl R. Cun·adl. 
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(8eoue) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIlIiA). 

l'ulazzo Fellzi (8eoue). 

La Porta d' ingl'esso al detto Palazzo, deliziosa
mente ornamentata da R. Ol61Tadi, il quale abile 
artista modello pure i due Fauni ehe sembrano so
stenere il baleone situato al di sopra. 

Palazzo Ferroni (Piazza Santa Trinita). -E ignota I' epoea 
della sua fondazione, e deI pari e ignoto il nome deI 
suo autore. Appartenne alla Famiglia Spini, e puo 
eonsiderarsi eome uno dei piu bei ,moc1elli di arehi
tettura deI eadere deI XlII seeolo. E stato per meta 
restaurato dagli arehitetti munieipali G-atteschi eDel. 
Sat·to. 

Palazzo Gondi (Piazza San Firenze). - «Addi 20 di lu
» glio 1490, poeo dopo la levata deI 'sole, Giuliano 
» Gondi eomineio a edifieare la easa sua e feeela di 
» bozze, bellissima.» L' architetto fu G-iuliano da San 
G-allo. 

Id., il Cortile graziosissimo, con Fontana nel 
eentro. 

Palazzo Lal'derell (Via de'Tornabuoni). - Appartenne alla 
Famiglia MichelQzzi e fu arehitettato da G-iovanni 
Antonio Dosio. E reputato, a ragione, un tipo di 
stile e di eleganza. Fll restaurato di recente dall' ar
ehitetto Paolo Tincolini. 

Palazzo Mannelli-Riccardi (Piazza deHa Santissima An
nunziata e Via dei Servil. - Apparte:Qne alla Fami
glia Rieci, ehe 10 fece edificare eon i disegni di Be/"
nal'do Buontalenti (1665). Vuolsi ehe gli ornamenti 
deI terrazzino sieno i primi saggi diseultura di G-iam
bologna. 

Palazzo Mal'telli (Via della Forea). 
San Giovanni Battista. Bella statua eseguita in 

marmo da Donatello. 
Palazzo dell' Opera Ilel Duomo (nel Guardaroba). 

Paliotto d' arl)ento massieeio, detto il Dossale, 
ehe per antichissIma eonsuetudine si espone nella 
Chiesa di San Giovanni nei giorni :della vi€(ilia, e 
della festa deI Santo. Il Dossale si di vide m tre 
parti, due lateral~ e una eentral:. I lati. Illisurano 
in lal'ghezza matl'l 0, 53; la faeela metl'l '2, 63; ed 
in altezza metri 1,15. Fu ineomineiato nel 1366, e 
vi lavo1'arono: Betto cli G-eri, Leona'rdo di SeI' G-io
vanni, 01'istofano di Paolo, JJiichele di Monte, An
tonio di Salvi, Fmncesco cli G-iovanni, Bemardo cli 
Ba1·tolommeo Oewni, And1'ea di Michele del Vet"t·oc
chio, Antonio cli Jacopo del Pollaiolo e Michelozzo 
JJ'fichelozzi. Unitamente al Dossale vedesi una CROCE 
di argento eesellata e smaltata, I~ eui parte supe.
riore venne lavorata da Betto d~ Ft'ancesco Bett~, 
e la inferiore da Antonio del Pollaiolo, e da Mi
liano di Domenico Dei, 

La Cl'oce, riprodotta separatalllente. Essa e di 
argento cesellata e smaltata, deI peso di chil._47,876, 
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Palnzzo deli' Opera deI DII0l110 (8egue). 

alta metri 1, (3. Fu data a fare ne11456 e eOlllpiuta 
nel 1459. La parte superiol:e eon le .due sti1>~uine 
della Vergine e dell' Evangehsta San GlOvanpl tu. la
vorata da Betto cli Ft"etncesco Bettl, e la mfel'lore 
da Antonio del Pollaiolo, e da JJliliano di Dorne
nico Dei. A questa Groee furopo agg!u.nte posterior
mente le due volute sostenentl Angeh m adoraZlOne. 

L' Annunzio dato dal!' Angiolo a Zaecaria della 
naseita di un fio-lio e la Visitazione, di Bernardo 
Oentnini. - La N'ascita di San Giovanni, di Antonio 
del Pollaiolo. - Bassorilievi nel fianeo deI paliotto 
alla sinistra deI riguardante. 

San Giovanni faneiullo s' ineammina 1 Basso1'ilievi 
pel deserto. - Lo stesso Santo ehe spe- nella faccia 
disee i suoi diseepoli a Gesu Gristo. deI pal~otto 
. Predieazione di San Giovanni Bat- alla si.nistra 

tista. - Lo stesso Santo ehe battezza deI rlguar-
Gesu Cristo. dante . . 

Statua di San Giovanni Battista posta in una 
nieehia nel eentro della faceia deI paliotto, ed ese
guita da Michelozzo JJ:fichelozzi. 

San Giovanni Battista ehe battezza , Bassorilievi 
le turbe. - Lo stesso Santo ehe rim- \ nella faeeia 
provera Erode. deI paliotto 

San Giovanni ehe esorta il j)opolo alla .~estra 
a penitenza. - Lo stesso Santo m pn- deI nguar-
gione. c1ante. 

La Deeollazione di San Giovanni Battista, di An
dl'ect clel Verrocchio. - II Convito d' Erode, di An
tonio di Salvi e Fi'anCeSGo di G-iovanni. - Bassori
lievi nel fianeo deI paliotto alla destra deI rigua1'dante. 

Palazzo Pandolfini (Via San Gallo). - Fu edifiea~o nel1530 
a spese di :i\ionsignore Giannozzo Pandolfim daFr~n
cesco da San G-allo e da Bastlano c1etto Anstottle, 
sopra i disegni di Raffaello di U1·bino . 

Palazzo Pitti (Residenza reale), ve.d.u~o di facei.a. - L: eclifi
eazione di questo superbo edlfizlO eredesl ehe nsalg~ 
al 1440. Fu disegnato dal B?,unellesco! ehe ne affido 
]' eseeuzione a Lttca Fcmcellt. Luca :rItti, 11 quale SI 
prerarava una residen.za d~gna della s~a .fortuna, 
eadde sotto il peso dei SUOl erron e dell OdlO popo
lare, e non pote eondurre a termine nn' opera, nella 
g.uale aveva spr eeato gran parte delle sne ncchezze. 
Uno dei suoi eredi 10 vende nel 1549 alla duchessa 
Eleonora di Toledo moo-lie di Cosimo I, per il prezzo 
di novemila f1orini' d' o~o . Divenuto proprieta delia 
Famiglia regnante, fu fatto ampliare in piu t~lllpi e 
ridurre alla grandezza pres~nte .. La parte.antJ~a d.e.1 
P alazzo e quella eentrale rmclnus.a tra. I latl Pi!! 
bassi ehe voltano ac1 angolo r etto, I qual! furono cli
seo-nati da G-iulio Pa1'igi nel 1620 e eondotti a com
pi~ento da Alfonso suo figlio nel 1631. 1 due porti-
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Pn)uz zo PiUi (.eg!<e).. 

eati laterali, 0 Rondeau, furono diseO"nati dal Ruggie-ri 
ed ineomilleiati nel 1764 e termin:ti nel 1839. 

Il ~edesimo, veduto da tergo, ossia dal Giardino di 
Boboll. B artolomrneo Amrnannati e autore deI GRAN 
CORTILE ehe egli ineomineio ad edifieare nel 1568 
mutando ordine della prima arehitettura, eon tal~ 
avvedutezza pero ehe non diseonvenisse all' opera "ia 
eomineiata. Vi si seorgono tre ordini d'arehitett~ra 
dorica-ionica-eorilltia, tutti e tre adornati di varie 
colonne, di bellissimi fregi e di un ricehissimo eor 
nieione. LA VASCA sopra la terrazza ehe ehiude il 
detto Cortile, e scolpita da Tadda eon i modelli di 
F. Susini. Veclesi pure in · questa vecluta una parte 
deli' area delI' anfiteatro eon nel centro uu OBE LISCO 
egiziano postovi nel 1790, e che si crede avere ap
partenuto al Circo di Floria in Roma, ed una tazza 
cli grauito collocatavi nel 1841. 

La parte destra deI detto Palazzo, vista come 
sopra, eon la V ASCA seolpita dal Tadda sui modelli 

. di F. Susini ed il P .DiOltAilIA DELLA CATTEDRALE in 
distanza. 

Id., eon veduca di PALAZZO VECClIIO e PANORA)[A 
DELLE COLLINE FIESOLANE in distanza. 

Grotta. Entrando neI Giardino, dalI'ingresso alla 
desh'a deI Palazzo, si para dinauzi al termine cli un 
piccolo viale una GROTTA architettata · dal Bnon(a
lenti, ed ornata di spugne lavorate in varie fo rme, 
nella rozzezza dei quali materiali dimostra una bel
lezza non ordinaria. Sostengono il eaneello d'ingresso 
due colonne cl' ordine dorieo eon architrave, e sopra al 
quale e un areo formato eh spugne e cleeorato da 
due figure assise ai Iati dello stemma medieeo. Le 
statue di Apollo e Cerm'" nelle clue nicehie ai lati 
clell' ingresse sono di B. BandineZli. 

Vasca in marmo neHa detta Grotta, eui Quattro 
Satiri sembrano tenerla sollevata dal suolo. Nel een
tro clella medesima vi si vede uua Venere in atto di 
sortire dal bagno. Opera di Giovanni Bologna. 

Quattro statue di marmo, nella Grotta suddetta, 
sbozzate da JJlichelangiolo B uonal'roti, e le quali 
erano d~stinate per ornare il sepolcro di papa 
Giulio H. 

Gabinetto degli argenti . 

CrociIls80, in bronzo, di Giovanni B ologna. 

Cristo in orooe, con in basso le Marie e San Gio
vanni, ed in alto l' Eterno Padre. Questo altorilievo 
in bronzo viene attribuito al Tacca. 
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Palazzo Pilti ( .. gue). 

Cristo in croce fm i due Ladroni, in basso la 
Vergine svenuta sostenuta dalle Marie, ed una mol
titucliue di popele e solclati. Ai lati di questa com
posizione in sei seompartimenti vedesi rappresent.'\to: 
II Tradimento di Giuda. - Cristo avanti a Pilato. -
Gita al Calvario. - Cristo deposto, nella tomba. -
Diseesa cli Gesu Cristo al Limbo e la Resurrezione. 
Questo magnifieo lavoro cli smalto, creduto deI XVI 
s.eeolo, porta Ie iniziali: M·.· P. 

Reliquiar io cl' a,rgento dorato. Ha Ia forma di 
tabernaeoletto e ~all e pieeole fig~re della Vergine 
col Bambmo Gesu, Sante e Angeh ehe vedonsl den
tro seolpiti a tutto tondo, non ehe d' aleuni fatti della 
Passione di Cristo ineisi negli sportelli, vi si riseon
tra 10 stile bizantino. 

Reliquiario d' argento dorato, in forma d' Urna, 
eon ornati e bassorilievi di stile bizantino, ma molto 
posteriori al suddetto. 

ReJiquin r io cl' argento dorato, ehe a guisa di 
tempietto, con eu~ola quaclrangolare, posa sopra un 
imbasamento g razIOsamente arcllltettato e deeorato 
d' ornati: opera della fine deI XV secolo. 

Una Pace d' argento dorato, con bas~orilievo rap
presentante l' Ineredulita di San Tommaso: eredesi 
della Scuola di Benven~tto Gellini. . 

Niello 8u11' argento, d' Ignoto deHa fine dei XVI 
secolo, diviso in clieiassette seompartimenti, eon nel 
cent.ro la Vergine eo,l Bambino Gesu assisa nel mezzo 
di un paesazgio, e intorno: L' Incontro di San Gio
va.eehino e öant' Anna. - La Kaseita della Vergine, 
- La Presentazione della Ver~ine al Tempio. -- Lo 

. Sposalizio della Vergine. - L Annunziazion e della 
Vergiue. - La ·Nascita deI Redentore. - La Cireon
eisione. - L' Adorazione de' Magi. - La Present.azione 
al Tempio. - La Fuga in E gitto. - Gesu disputa 
fra i Dottori. - La Cena in Canaan di Galilea. -
Il Calvario eon Cristo in eroce fra i Ladroni. _.- La 
Morte della Vergine e la sua Assunzione. 

llitra e Infule, eomposta di penne, storiata eon 
la Santissima Trinita, Cristo eroeifisso e la sua Pas
sione, gli Apostoli , l' ultima Cena, Ia Resurrezione, 
]' ASS1U1zione della Vergine e la sua IncoronazIOne. 
Venne donata dal eardinale Ferdinando de' Medici 
il 21 novembre 1586. 

l\[azza ('piscopale d' a.rgento dora.to, deeorat.'\ di 
ornati e cli piccole figure a tutto tondo, eon pieh'e 
di piu eolori e portante la data 1572. 

Sotto-Coppa d' argento dorato, eon piede tutto 
lavorato cli bassorili evi, eon teste di putti ed alb'i 
belli ornamenti clella maniera cli B envenuto Gellini. 
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Palazzo PiUi (,egu,). 

Segno .d' Aquario che si riferi.sce ' Bassorilievi 
al mese (l! GennalO, e scene r elative. \ nelle dodici 

Segno di P esei che si riferisce al SOTTO - OonE , 
mese di Febbraio, e scene relative. eome la r et1'o 

Segno d' Ariete che si riferisee al descritta, ehe 
mese di Marzo, e scene relative. a seconda dei 

Segno dei Toro ehe si riferise~ al Se g n 0 z 0 -

mese di Aprile, e scene relative. duc ale ivi 
espresso, evvi 

Segno de' Gemelli ehe si riferi sce rappresen ta
al mese di Maggio, e scene relat.i ve. to, in amene 

Segno dei Oanero ehe si riferisce vedute di pae
al mese cli Giugno, e scene relative. saggio, figure 

Segno dei Leone che si riferisee intente ai la-
al mese di Luglio, e scene relative. vor i , eampe-

S d· V . h .. ~. stri,altredan-
egno I ergll1e e e SI 1'1 el"l~ee dosi ricreazio-

al mese di Agosto, e scene relative. ne 0 ad altre 
Segno di Libbra che si riferi sce 

al m ese di Settem b1'e, e scene relati ve. 
Segno di Scorpione ehe si riferisee 

al mese di Ottobre, e scene r elative. 
Segno di Sagittario ehe si riferi

see al mese di Novembre, e scene 
relative. 

Segno di Oaprieorno ehe si riferi
see al mese di Dicembre, e scene re
lative. 

Ulla Fiaschetta. 

Tre Tazze eon manichi di diffe
renti disegni. 

. Mesci·.!cqua d' a~~ento dorato ed 
avente la forma di v elfino. 

Piatto d'argento dorato, apparte
nente al suddetto, rappresentante il 
Trionfo d' Anfitrite, eon ornati nel 
contorno, stemmi, ec. 

Mesci·.!cqua d' argento dorato, 
di forma ovale, tutto ornamentato di 
bassorilievi e figure mitologiche. Am
mirabile e la bella testa di l\1edusa 
scolpita nel eollo dei beccuccio. 

Piatto d' argento dorato, appar
tenente al suddetto, con nel eoncavo ' 
Orfeo assiso che col melodioso suono 
della sua Lira « gli albm'i ed i sass i 
gli correvano appresso, i fiumi so
spendevano il corso 101'0, e le bestie 
feroei si uni vano intorno a lui per 
ascoltarlo. » 

oceupazioni 
relatl ve a eia
scuno di essi. 
Ignoto e I' au- ' 
tore di (juesti 
pregevo i la- J 
vori, dai quali 1 
pero traspare 
Ia manl era 
Cellinesca. 

l 
Superbi la

vori d'oro 
smaltati s u I 
g.usto·del Cel
Um. 

I gnoto e 10 , 
autore di que
sti pregevoli 
lavori esegui
ti sul gusto e 
maniera Cel
linesca. 
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(,eiJ"e) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA) . 

Palazzo Pitti (8eiJue) . 

Mesci·.!cqua d' argento dorato, di 
forma ovata, tutto ornamentato di 
bassorilievi. 

Piatto d' argento dorato, appar
tenente al suddett.o, con nel concavo 
Orfeo come il preeedente. 

Ignoto e 10 
autore di qne
sti pregevoli 
lavori esegui
ti sul gusto e 
maniera Oel
linesca. 

Palazzo deI POI!estii (Vedi Museo Nazionale). 

Palazzo Quaratesi (Via deI Proeonsolo). - Viene attribuito 
al Brunelleschi, che 10 edific? rer J acopo di Andrea 
Pazzi. Lo stemma della Famlglia Pazzl, posto sul
I' angola d"el Borgo degli Albizi, fu scolpito da Do
natello. 

Palazzo Rucellai (Via deBa Vigna Nuova).-Fu fatto edi
fieare fra il 1456 eil 1470 da Giovanni Rucellai con 
il disegno di L eon B attista Alberti. 

Palazzo Uguccioni (Pi~_zza d~Ba Signori~).:- E a tr.e ~r
dini di archltettura, cwe rustlCo, 10111CO e cormtw, 
eon colonne binate. Fu edificato a spese di Giovanni 
UO'uccioni nel 1550. Il Milizia 10 attribuisee a Ba(
( ('tel/o, alb' i a JJIichelangiolo ed alcuni.a Pa!la~io. 
Per un documento ritrovato dal eay. MIlanesl SI sa 
essere questo Palazzo opera di un legnaiuolo fioren
tino, chiamato per nomignolo ,I' Am?~ogliato. II bu
sto iu hronzo di Francesco I e dl Giambologna. 

Palazzo Strozzi (Via Tornabuoni) ,. riprodotto .dalla Pia~za 
delle Cjpoll~. - Nel 1489 FllIppo Strozzl fece e~mm
eiare a edificare questo Palazzo col dlsegno dl Be
nedetto da JJIaiano, a cui successe il Cronaca autore 
dei bel eornicione. 

Lauterna. ~ Poste ne11500 
. agli angoli dei 

Porta·Banlhera con campanella. detto Palazzo, 
Id., da altro punto. ed eseguite in 

ferro dal celebre fabbro Niccolo Gi'osso, 80-
prannominato il Caparra. 

Palazzo Vecchio (Piazza deBa Signoria). 

Putto col Delßno, modellato e fuso da Andrea 
Verrocchio per Lorenzo il Magnifieo, e posto, pe~ 
volonta di Cosimo I, ad ornamento deHa Vasca dl 
porfido nel eentro dei Oortile. 

Porta sul pianerottolo delle scale, in eui evvi I'ac
eesso al salone detto dei Dugento, bella opera mar
morea decorata di bassorilievi della maniera dei XIV 
seeolo. 

Soffltto di legno intag.liato, nella sll:Ia attigua 3: 
quella dei Dugento, sparhto a quadratI ?on. rOS0111 
nel eentro. Questo stupendo lavoro devesl al Fra
telli Del Tasso sul disegno dei Michelozzi. 
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NB. - La spiegaziono della seguente 
nomenclatura, prezzo e gra.ndezza, vedi 
pag, 10, 
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PARTE PRIilIA. 

(8egll<) F IRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA' PROVINCIA OMONIlIfA) . 

'-alnzzo Veccb io (segne ). 

=l 

Fra Girolamo SavollRrola, dal modello in gesso 
esegUito dal prof. E . Pazz!. Questa statua, ridotta 
dei medesimo al'tista in grandi pröporzioni e gia 
seolplta In manno, venne dal medesimo donata al 
nostro Munieipio, il quale deliberö di porla nel Sa
lone detto dei Cinquecento. 

Porta in marmo nella sala detta deU' Orologio, 
al seeondo piano, stupendamente lavorata tra il1475 
e il 1480 da B enedetto da Maiwno. 

Parte dell' architrave e luuetta. I Dettagli di 
PilRstro con capitello. ) detta Porta. 
Porta in illarmo nella Sala d'Udienza, opera pure 

di Benedetto da lIIaiano. . I 
Panorama della Citta. - Quest.a eitta, eui gli storiei piu ac

ereditati la dieono originata da una eolonia Fie
solana, presso al tempo in eui avvenne la eaduta 
della Repubbliea Romana, gi ace nel eentro della pia
nura det.ta Valdat'no {iorentino. 11 Panorama ehe 
presentiamo, preso da San Miniato al Monte, offre 
della medesima una vista imponente ed ineantevole. 
Scorgesi una parte della terrazza ehe eireonda il bel 
Piazzale Miehelangiolo, quindi il Viale Galileo e le 
varie stl'ade ehe doleement.e fanno diseendere in eittit, 
la quale si, mostra ·solcata dal suo fiume Arno, ehe, 
travel'sato .da magnifici ponti, uniseono i s~oi palagi 
e le mlghala dl ease, al dlsopra delle qual! maestosi 
si ergono il Duomo, Palazzo Veeehio, San MicheIe, 
Santa Maria Novella, Santa Croce, il Pretorio e tanti 
aJtri insigni monumenti, di cui a profusione rinserra 
la sun, N uova Cinta, ed a eui fanno eorona la sorpren
dente Iinen, dei poggi e eolline. 

Id., visto eome sopr~, ma da altro punio. 

Id., visto dal Piazzale Michelangiolo. 

Id., visto come sopra. 
i 

Id., vi'sto dal montieello di San Salvatore, col 
PIAZZALE MICHELAXGIOLO deeorato da un laghetto, ' 
abbastanza esteso e eon un alto e limpido getto nel 
eentro. In m,ezzo al Piazzale sorge la statua dei DAVID 
(I' originale deI quale e all' Aceademia di Belle Arti), j ' 
eon agli angoli della base le quattro statue ehe ador
nano i monumenti Medicei (Chiesa San Lorenzo), 
tutte seultul'e di llIichelangiolo Buonal'roti, ripro
dotte in bronzo dal fu professore Clemente Papi. 

Piazza della Signoria, la parte dove vedesi il Leone detto 
Marzocco, riproduzione in bronzo fusa da elemente 
Papi, di quello in pietra scolpito da Donatello, e 
trasportato nel Museo Nazionale. La Fontana dei 
Nettuno, opera di Bal"tolO1nmeo Ammatvnati. La 
statua equestre di Cosimo I di Giovwnni Bologna ed 
il Palazzo Ugueeioni deI XVI seeolo. 

VEDUTE, STATUE, BASSORILiEVI , .EC. 65 
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(segue) FIRENZE - 'l'OSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINC[A OllfONIMA) . 

Piazza della Signoria (8egne). 

FOll lnna deI Nettuno •. Fu eseguita eol disegno di 
Bal·tolommeo Ammwnnatt. La statua dei Nettuno 
eon fra le gambe i Tritoni, ed i Cavalli, sono dell' Arn
rnanna~i. Le quattro statue in bronzo rappresentanti 

, Dlvllllta marIne appartengono alla Scuola di Giarn
bologna. Degli 'otto Sat.iri di bronzo ehe eireondano 
la tazza, quello collocato in faceia all' angola dei Pa
lazzo fu rifn,tto da F. Pozzi nel 1831 e sostituito a 
quello antico trafugato sul eadere dei seeol9 XVIlI. = lId., dettagli. 

Statua equestre di Cosimo J. Di eommlSSlOne 
di Franeeseo I, Giarnbologna modello il cavaHo, la 
statua ed i bassol'ilievi. La fusione in bronzo fu fatta 
nel 1594 da Giovanni Alberghetti, maestro fonditore 
nell' Arsenale di artiglieria dei Granduca. 11 bas
sorilievo che vedesi dalla parte da noi riprodotta 
rappresenta I' INGRESSO TRION~'ALE DI COSIMO 1 I~ 
SIENA (1560). 

Ponte alla Cal'l'aia e Lung' Arno Nuovo, veduti dal , Lun
g' Arno Guieeiardini. - Venne fondato nel 1218 e 
compiuto ne]1220; ebbe il nome di Ponte Nuovo, epoi 
alla Carrala, dalla pol'ta in pl'ossimitit di esso. Ro
veseiato nel 1269, 10 ricostruirono i due domeriicani 
F1'a ß isto e Fra Ristoro. N el 1333 la piena 10 ab
batte lllteramente,per 11 ehe fu l'lcostruito nel 1336 
da Fm Gi~vwnni Brachetti da Carnpi, domenieano. 
Danneg~lato nuovamente nel 1557, ebbe rifatte alcuue 
arcate da Bartolo'l'Yllmeo Amrnwnnatt. Nel 1867 eon 
disegllo dei eav. Del Sarto, vi si aO'o"iunsero i ~ar
eiapiedi posn,nti sopra travature dtferro fuso. 

Id.z.. preso dal Lung' Arno Nuovo, eol terrazzino 
della t'eseaia, e veduta dei Colle di San Miniato e 
Forte di Belvedere. 

Ponte Santa Trinita" visto dal Ponte Veeehio, eol Ponte 
aHa Carraia e Panorama dei Lungh' Arni fino alle 
Caseine. - Questo Ponte, costruito nel 1252, rovino 
nel 1269 e fu riedifieato dai Frati domenieani Sisto 
e Ristm·o. ~ove&ci.ato suceessivamente negli an ni 1323, 
1346 e 1507, fu dl.nuovo fondato nel1567 e eompiuto 
nel 1570 da Bartolornrneo Arnrnannati. 

P onte Vecchio, .visto dapa Ga,l(eri~ degl~ Uf~zi , eon pano
rama deI Ponb Santa Il'll1lta e Carrala fino alle Ca-

, seine. - Le piu anti ehe memorie di questo Ponte, il 
primo ehe avesse la eitta, rimontano aH' anno 966. 
In origine era di legno e fu rieostruito in pietra 
nel 1177. Restaurato piu e piu volte pei danni pa
t iti dalle piene e dal fuoco, eadde nel novembre 
dei 1333, in forza di una terribile inondazione 'e non 
fu rieostruito ehe ~odiei anni, dopo con l' ope~a (se
e~ndo ü Vasal'l) dl Tq,ddeo Gaddi, ma piu proba
bIImente con quella dl Neri cli Fim'avante. 11 eorri-

.. 
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NB. - La spiegazione della. segnente 
nomenclatura, prazzo e grandezza, vedi 
pag. 10. 

PARTE PRIMA. 
VEDUTE, STATUE, BASSORILlEVI, EC. 67 

spiegaziOl'. dclla seguente 
",nomlme'at.r. prezzo e grandezza. vedi 

(Begue) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Ponte "ecchio (Begu.). 

dore ehe passa sulle botteghe, dal lato di Ovest . 
eo~truito per porre in eomunieazione il Palazzo Vee~ 
ehlO eon que.llo de' Pitti, e opera di GiOl'gio Va
sari (1564). 

Portici degli Ufllzi.- Giorgio Vasari ne dette il dise<tno e 
ne' diresse la ~seeuzione. l\1or~o lui, sueeesse neH' ~pera 
Alfonso Pangl ehe 10 eompl nel 1580. La statua di 
Cosimo I, sopra l'areata eentrale dei fondo, e di G-iam
bologna. Le statue laterali, la Giustizia ed il RiO'Ol'e 
di V. Danti. Dal 1842 al 1856 furono ese<tuite ~ 
ll~esse al posto le s.tatue moderne, ehe oeeupano le :ll 
llleehle ll1terne e dl prospetto delloggiato e ehe rap
presentano le pili note eelebrita toseane in ogni 
ramo deHo seibile, eioe: 

Cosimo Pater Patriro, di L. Magi (1846). 

Lorenzo il 1Iagnillco, di G-. G-razzini (1842). 

Andrea Orcagna, di N. Bazzanti (1843). 

Niccola PisaRO, di P . Fedi (1849) . 

Giotto, di G. Dltpre (1845) . 

Donatello, cU G. 'l'orrini (1848). 

Leon Battista Alberti, di G. liusini (1850). 

Leonardo da Vinci, di L. Pampaloni (1842). 

Michelangiolo Buonarroti, di E . Santat'elli (1 842). 

Dante Aligllieri, di E. Demi (1842). 

Petrarca Francesco, di A. Leoni (1845). 

Boccaccio Giovanlli, di O. Fantacchiotti (1843) . 

Niccolo lIJacchiavelli, di L. Bm·tolini (1846). 

Guicciardini, ch L. Gm·tei (1847). 

Amel'igo Vespucci, di G-. G-mzzini (1846). 

Guicciardini e AlUerigo Vespucci, dei suddetti. 

}'arlnata dp.gli Ubertl, di E. Pazzi (1844). 

Pier CapPolli, di ]J'. Bacci (1844) . 

Giovannldelle Bande Nere, di T. Guermzzi(1855). 

Francesco Ferruccio, di P. RomaneIli (1847). 

Galilco Galilei, di A . Gostoli (1851). 

Antonio Micheli, di V. Consani (1856) . 

Galileo GaUlei e Miclleli, dei suddetti. 
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(Bey"e) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

POI·tici degli Uffizi (Beguo) . 

Francesco Redi, di P. Gosta (1854). 

Paolo Mascaglli, cli L. Gaselli (1852) . 

A. Cesalpino, di P . Fedi (1854-). 

Sant' Antonino, cli G. Dnpre (1854-). 

Accorso, cU O. FCllntacchiotti (1852). 

Guido Aretino, cli L. Nencini (1847). 

Benvenuto Cellini, di U. Cambi (1845). -

Proprieta deHIl fu granduchessa Maria di Russia. 
San Giovannino. Busto in manno di Desiderio da 

Settignano. 
lIIa<lonna col Bambino Gesu./.- in terracotta colo

rita di lluca di Si1Jwne D ella J:(,obbia. 
Busto d' Jgnoto, in terracotta cli Leonarclo da 

Vinci. 
Madonna col Bambino Gesu e Angeli. Bassori-

lievo in terracotta deI Rossellino. . 
Proprieta <leI barone C. E. v. Liphart.\ 

Matlonna col Bambino Gesu, in terracotta di Ja-
copo Della Quercia. . . 

Statue moderne (Proprietari ignoti). 

., I Amore accieca, di D. Bat·caglia. 
*- j 
_*_ Cristoforo Colombo, ehe coneepisee l' idea deI 

Nuovo J\Iondo, c1i E. Zocchi . 
.iL Equiiibrio (L'), di E. Ximenes. 

:= 1 Fanfnlla <la Lodi, di Antonio BOl'tone. 

.iL Franklin Beniamino, neHa sua infanzia, di E. 
Zocchi. 

.iL Ladro (I1), (Inferno di DA~TE, Canto XXIV), dei 
prof. S. Albano. 

:~ I JIessaggero d' Amore, di E . Garoni. 

cL Rissa (La), di E . Ximenes. 
*_ Stephenson Giorgio, inventore deHa locomotiva, 

di E. Zocc71;j. 

1 1l barone Carlo EJuard v. Liphart ehe da molt' ann i percorre 
l' Italia, intelligentissimo conoscitore ed appassionato ammi ratore dei 
nost.ri monumen t i, geloso propugnato re per Ia loro conservazione, intla
gatore instancahile nelln. dem"ca deI yerO , ci ha gentilmente fornito di 
molti appunti e consigli nell' esecuzione di quanta in quest' Appendice 
anuiamo pubblicando. 

Di pari suggel'imenti genti1mente ei hanno dato j signori Bayersdoerfer, 
conte Lnnckorollski, C. llurray; non ehe diversi Artisti italiani. 
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nomenclatura., grezzo 0 grandezza, vedi 
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PARTE PRIMA . 

(Begue) FIRENZE - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OnIONIMA). 
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Studio deI prof. Ft·unccsco Vinea (Yiale Principe Euge
nio, N. 28). 

Interno di ulla Sala del10 Studio l rieeamente 
Id., dal lato opposto deeorata di 

pregevolissimi arazzi, stoffe antiehe, vasellami 
. e piat.ti magnifici, statue, 1110bili intagliati, ar
mature, stnuuenti, pelli rli animali e di tutto 
eio infine ehe p'uo oeeorrergli per deeorare le 
sue' bellissime eomposizioni pir,toriehe, per le 
quali, aneorehe gioviue, ha safuto aequistarsi 
si in ltalia ehe all' Estero i ben meritato 
titolo di valente Artista (Vedi le riprodnzioni 
dei suoi quadri a pag. 183). 

Via della Forca (dinanzi al Palazzo Martelli). 
La Vergillc col Bambino Gesil. ed n piccolo San 

Giovannino. Dassorilievo di Mino da Fiesole. 

FIRENZE - (CONTORNI). 

Sun Miniato ul Honte (Porta a San Miniato). 
Punorama di questo anieni;;simo ColIe, il quale 

presenta parte deI Viale Galileo ed il ricchissimo 
Sealone in tra vertino a varie branche condncente a 
Sun lUiniato, che fu a vicenda basilica, monastero, 
fortezza e cimitero, e che sta ora a ricordare coi suoi 
bastioni cadenti l'ultimo propugnacolo della RepuL
blica fiorentina, ridotto a fortissimo castello, in po
chi giorni, dal genio immortale deI BzionalToti. Co
steggiando sempre i massieei bastioni, sopra ai quali 
s' innalza, fra un pittoreseo gruppo di annosi cipressi, 
la Chiesa dei Frallcescani di San Salvatore al Honte, 
la bella Villetnella deI Buonarroti, si giung:e all' ele
gantissima Loggetta ehe fa fronte al Pmzzale nIiche
langiolo e la quale sene ad nso di ristoratore. Si il 
Viale ehe 10 Scalone e la Loggetta fanno parte dei 
colossali e rneravigliosi lavori compiutisi nell' epoea 
moderna per opera e' direzione de]]' arehitetto comm. 
Giuseppe Poggi. 

Panorama di detto Colle, veduto dalla citta e. 
precisamente dal Lung' Arno della Dorsa. 

Panorama di detto Colle, visto dalla citta, ossia 
dal Campanile della Chiesa di Santa Croce, con ve
duta della soppressa POI-ta San Niccolo 'e il ma
gnifico Scalone a branche, per cni si ascende al Piaz
zale Michelangiolo, grandiosa opera moderna deI 
ridetto architett.o G. Poggi. 

Loggetta, che fa fronte al Piazzale .l\1ichelangiolo, 
e la qnale serve al presente per uso di ristoratore, 
opera pure dell' architetto G. Poggi. 

VEDUTE, STATUE, · BASSORILlEVI, EC. 69 

NB. - La spiegazioni della. seguente 
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(.egue) FIRENZE - (CONTORNI). 

SOll ltJininto ... Illonle (Begue). 

Panorama della Basilica di San Hiniato, col 
Palazzo dei Vesco\'i, Campanile e Fortezza. Essa 
Busilica fu gia piccolo oratorio nascosamente edifi
cato in onore di San Pietro, dai proseliti della re
ligione di Cristo, i ql1ali praticavano le perseguitate 
cerimonie su questa collioa, che dicesi fosseparte 
dell' antica fOI'esta detta Elisbots 0 Val cli Botte. 
l! ~anto vescovo Zanohi volle (359) ehe si nominasse 
San :\Iiniato, perche il medl'simo nel 252 si porto in 
taIlllogo ad esalarvi I' aura estrerna di vita. In sullo 
seorcio deI secolo VIH, Carlomagno gli diede il titolo di 
Basilica. Dne secoli appresso (1013), il vescovo di Fi
renze, 1Idebralldo, col coneorso di ALTigo II e di Cune
gouda sua moglie, la riedifieo, trasportandovi i fram
menti delle rovine fiesolane. - Ill'alazzo merlato, ehe 
sorge aecanto alla Chiesa, ne "enne ordinata la co
struzione !leI 1291 dal "esco\'o Andrea de' l\Iozzi, per 
comoda villeggiatura dei Vescol' i fiorentini, e nOIl fu 
terminato ehe nel 1320 dal \'esco\,o Antonio di Orso. 
11 t 'ltmpanile vennp, costrnito sulle rovine deI veechio 
da Baeeio cl' Agnolo fra il 1524 e il 1527. - La For
t pzza, eretta proV\'isoriamente da jJfiehelangiolo (1529) 
!l ella circostanza deli' assedio, e con due ale 0 cortine 
di l11ura, delle quali si veggon tuttora i ruderi. Lo 
spazio cornpreso enrro i bastioni della Fortezz~, e oe
cupato om dal Cimitero. 

Facciata della Basilica tU Snn lUiniato, la cui 
bella esecuzione ral11mel1ta 11 carattere 1'Ol11ano. La 
pOI-ta a sill i ~tra e chiamata la Porf!~ santa, perehe 
accosto al suo lil11itare furono trovate le ossa di San 
Miniato e compagni martirizzati. La quintupla ar
cllazione deI primo fra i tre scompartimenti della 
Facciata e di tutto sesto; e il manno verde, onde si 
cOl11pongono le colonne con capitelli cOl11positi, e di 
quello di Prat.o. Le due teste di leone e le due co
lombe col "aso, effigiate nella intarsiatura ornativa 
deI frontespizio della finestra nel secondo scom par
timento, sonG sacri emblem i confonne ]' uso deI se
colo V. I pilastri scannellati, ehe dividono le formelle 
int.arsiate, sono pnre di ordine composito. Nel 1388 
Zaeeheria cl' Anclrea restauro il mosaico posto nel 
mezzo della Facciata, e co si fecero eziandio nel 1405 
Filippo CO/'si, e nel1481Alessio Balclovinetti. L' Aquila 
di rame sul comignolo dello scol1lpartimento terzo 
e 10 stemma delI' Arte dei lYIereanti, i quali, essendo 
gli oper:ti di San :Miniato, ve la colloearono quanclo 
(1401) rifecero la Facciata. . 

L' Int.el"110 di detta Basilieu, ossia la navata me
diana iu cui si scopre la proporzione e la forma clelle 
Rntiehe Basiliehe. So no gli archi sostenuti da colonne 
in parte cli manno. Le pareti sono inerostate di marrno 
bianco e nero fino al fregio e alla cornice. Le pitture 
deI t.etto si rapportano al 1322, ma nel 1357 furono 
rinnovate 0 ahneno resraurate. La Confessionc 0 
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PARTE PRDIA. 

(8eg"e) FIRENZE - (CONTORNI). 

S .. n itliniato al :U on t " (8e9ue) . 

Cripta venne fatta costruire dal vescovo Ildebrando 
per riporvi le reliquie de' martiri San Miniato e Com
pagni. La CapI)()lIa deI Croeifisso e dovuta alla mu
nificenza di Pietro L1i Cosimo de' Medici, e al dise
gno di Michelozzo Michelozzi (1448). _ Al Coro vi si 
ascende per due gradinate di marmo. E di varie qua
lita il marmo che incrosta il magnifico parapetto in 
piccoli quadrati intagliati a disegno sv(triato. Il P er
gamo marmoreo e della meta dei secolo XIV. La 
semicircolare Tribuna ha nel catino un mosaico rap
pr eseutante il SalvatOl·e fra i simboli degli Evange
listi, la Ver&!ne e San Miniato. Una monca iscrizione 
dice: APo JJni MCCXCVlI tep poe P. P. sto opus. 

Cappella deI Crocifisso, eretta a spese di Pieh·o 
di Cosimo de' :i\1edici nel 1448 con disegno di l11i 
chelozzo JJfichelozzi. Fu edificata per conservarvi la 
imma~ine di un Grocifisso miracoloso, trasportato 
nel 1t:i71 in Santa Trinita. Allo Spinello sembra 
doversi attribuire la tavola di questo altare. 

Coro, sei quadrati, in marmo deI magnifico pa
rapelto deI Coro a disegno svariato con ricche e de
licate corni ci, alla cui esecuzione p'resiedette il gusto 
arabesco per sorprendente originalita gratissimamente 
bizzarro. 

n Pergamo marmoreo di pregevolissima fattura 
edella seconda meta deI secolo XIV. Due sottili co-
100me di paonazzetto antico 10 reggono da due lati, 
e dall' altra parte s' appoggia sul parapetto. Gli occhi 
e le pupille deli' aquila, della figura umana edel 
leone, li dicono pietJ·e calcedonie e agata nera. 

Id., il prospetto senza le colonne. 

Capitello corinto ~ sui quali riposano i pe-
Capitello composito ducci degli archi della 

Id. principale navata . . 

l 
Pavimento intarsiato a marmi colorati a musaico 

tassellato, con figure di leoni rampanti l' un contro 
l' altro, colombi che si baciano ed altri emblemi, e 
nel terzo quadrato (N. 9972) e maraviglioso 

c; L' obliquo cerehio ehe i pialleti porta. J) 

Quattro versi scolpiti nel quadrato primo (da noi 
non riprodotto perche in cattivo stato) vi si legge, ivi: 

RI C VAJ~VIS ANTE . CELESTI RUMINE 

DAN·TE ••• MCCvn . RE • METRJCUS ET IUDEX. IIOC 

FECIT CONDERE IOSEPH·: T I NENTDE. 

ERGO ROGO CRISTUM. QUOD SEMPER 

VIVAT JNIPSUM ·:'fEPORE~TE. 
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99S! 

(8eglle) FIRENZE - (CONTORNI) . 

San iuiniato al IUOllt" (8ey"e). 

Pian 

La Prudenza. l Stupendi lavori di cer amica 
La Giustizia. che ,:i condusse IAtca Della 

Robb/a, coadmvato da Agostmo 
La. Temperanza. \ e da Ottaviano cl' Antonio cli 
La Fortezza. ) Duccio, decoranti la volta della 

Cappella deI Cardinale di Portogallo. 

illonumento a Jacopo de' Reali di Portogallo, ar ci
vescovo di Lisbona,cardinale, morto a F irenze ne11459. 
Venne eretto nel1461 da Antonio cli Mcäteo Gamba
·nlli detto il RosseZlino, e puo considerar si come un 

. suo capolavoro. Sovra un imbasamento figurato, con 
piano tutto intarsiato e screziato di pietre dure, posa 
l' urna, sulla quale vedesi la bella figura giacente 
dell' estinto, co me sturendi pure sono n.elloro dolore 
i Putti che tenO"ono 1 lembl delIa fimssllna coltr e, 
non che i due Angioletti piu in alto genuflessi e Ia 
VerO"ine col Pargoletto in braccio, in un tondo bene 
intagliato, sorretto all' esterno da due Angioli vo
lanti. 

L' Urna con Ia figura giacente l 
deI Cardinale. . . Dettagli 

La Vergi~e coI. Bambino Gesu deI Monumento 
in un tondo mtaghato, sorretto da suddetto. 
due Angioli yolanti. 

Porta a tramontanll, per cui accedono i carri al 
Cimitero, eil Campanile. JJ!Iichelangiolo destino que
sta Porta per ingresso alIa Fortezza. Cosimo de' Me
dici vi fece sovrapporre all' esterno la propna anne 
scolpita dal Tribolo. La 'l'orre eretta fra JI 1524. e 
il 1527 da Baccio cl' Agnolo sulle rOVllle dei vecchlO 
Campanile, ebbe una parte molto importante, come 
posizione avanzata, nel famoso asseclio deI15~9. Sulla 
cima di es so una grossa coillbrilla manegglata da 
LllPO bombardiere fulmi~ava .Giramontino, donde 
partivano speSSl colpl, dm quah conservano ancora 
le tracce le pareti egli angoli di questo mo!mmento 
di cittadina virtu, prima che fosse il medeslmo pro
tetto da materasse e poi da un monte di terra fat
tovi innalzare dal Buonan-oti. 

Panorama deI Cimitero, e vednta generale di 
Firenze. Esso Cimitero, compreso entro i bastioni 
dell' antica Fortezza, viene eseguito a seconda deI 
grandioso progetto dell' architetto Ma1'iamo ]j'al-

. cini (1864), ed arrlCchlto contilluamente da cappelle 
formanti splendid i mausolei e tombe adorne dl pre
gevoli opere di architettura e scultllra. 

Monnmento ad Elllllla e Bianea ]Iarchesini, scol
pito da Micheie A1deri, nel detto Cimitero. 

de' Ginllari (Porta San Giorgio), visto dall' Osser
vatorio d' Arcetri. - POl:ta tal nome un borghetto 
che vaO"amente corona la cima pianeg-giante dei colli 
d' Arc;'tri, e secondo alcuni antichi storici glielo 
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PARTE pamA.. 

(8eg"c) FIRENZE - (CONTORNI) . 

PillD de' t..:.iulla .. i (8eg"e). 

dettero i Giullari, che, nel Medio Evo solferma- · 
vansi a cantare e ballare in questo luoao' posto fra
mezzo alle ville di molte potenti famiafie fiorentille. 
11 Pian de' Giullari e conosciutissimo nOeIl' istoria fio-

. r elltina, sp~cialmel:te. perche. fu . qui ~i il quar tier ge
nerale degl .lmpenah assedlalltt F lrenze, la guale 
dopo Il tradlmento. dl Malatesta Baglioni, aenerale 
de~a Repub~bea, rIcadd~ per sempre sotto il potere 
de MedlCl . .I! Ihberto dl Chitlolls, principe d' Oranaes, 
generale m capo delle anm dl Carlo V e Clemente Vll 
ivi dimorava in nna villa dei Guicciardini, che vedesl 
ancora. Ma la sua l'inomanza divenne aloriosa un 
secolo dopo, allorche il gran Galileo ve~ne ivi ad 
abitare nel 1631, prendendo in affitto da E. Martel
lini la Gasa deI Gioiello, dove spiro la sna aran
d' anima 1' ;3 gennaio 1642, vecchio di 78 anni. " 

Tone deI Gallo (Porta San Giorgio). 

Panorama della Torre deI Gallo, visto daU' Os
servatorio d' Arcetri. Questo edifizio e chiamato la 
TOR RE DEL GALL.O 0 AL G.ULO, perche posseduto, 
con tutto ll.P,QgO"lO che 10 Clrconda, fin dalla piu r e
mota antlChlta 8alla potente ed estinta casata dei 
Galli . Erano i Galli deI partito Ghibellino, cosicche 
nel 1280 I loro beni vennero confiscati ed i loro re
sedi, fra i quali la TOtTe deI Gallo, quasi alfatto di
ro.ccatl. Rledtficato m seglllto, quest' edifizio Cu pos
sednto dai Lam berteschi fino al 1464, epoca nella 
guare Mona Lena dl Andrea de' Pazzi vedova di 
Lamuerto di Bernardo Lamberteschi, v'ende il Pa
lazzo e terre annesse a Jacop,o e Giovanni d' Orsino 
Lanfredin i .. A;pparteneva Ja l'orr,e deI Gallo sempre 
m Lanfredml, anche .qllando all epoca deli' assedio 
l' llllperatore Carlo " fece stanziarvi il colonnello 
Pier ~faria de' Rossi di Parma, conte cli San ::>econdo, 
colle sue lllilizie, ehe si fortificarono con llluraalie e 
trincere in questa strategica posizione. Piu tann, nel 
XVll secolo (1631-1642), il divin Galileo, t'elegato 
daU' Inquisizione sui colli cl' At'cetri si serv~ come 
d' osservatorio di qUßsta T01'l'e, specic:lme·nte allorche 
ebbe a combattere I' opinione deI Liceti sulle cause 
deI canclo1'e della Lwut. Questo storico edifizio, deI 
guale molti e in piu tempi lamentarono il quasi ab
bandono e le deturpazioni, e pervenuto dopo v.,rii 
passaggi n~lla nobile Famiglia Galletti, fiorentina, 
oriunda dei Monte San Savino e piu anticamente 
da Pi sa e da Ischia d' Abrnzzo, la quale con lode
"oIe pensiero yi ha fatti importanti lavori per resti
tuirlo alla primitiva forma il piu che fosse possibile. 

Tone dei Gallo con I' annesso fabbricato. la cui 
severa costruzione ci rammenta, come sopra abbiamo 
detto, i tempi fendali. 

Cortile cou loggiato a colonne corintie e sotto 
gli arehi deI quale vi sono collocati gli stemm i delle 
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8806 

(.eglle) FIRENZE - (CONTORNI). 

Tone dei Gallo (geglle). 

famio-lie ehe possedettero l' edifizio, ed una epigrafe 
latin~, dov' e compendiata la storia deI medesimo. 

Salone a pisn tel'l"euo con volta centinata, dipinta 
tutta coi soliti gigli di Anjou su campo azzurro, mo
dernalllente restaurat.a conforme agli antichi affreschi, 
con sopra i due stemmi dei coningi proprietari at
tuali, e con le pareti pitturate egualn:ente dietro 10 
stile deI secolo XV, In dette par et! SI vedono pure 
gli stemmi dei . piu antichi possessori e deI ca~'dinale 
Latino Malabranca deglt ÜrSII1l, non che deI Comune 
di Firenze, da cui fu gilb diroccato il castello deI 
Gallo e finallllente gli stemmi dei varii rami de' Gal
letti ~ congiunti; e principalmente vi si ammira il 
celebre ritratto di Galileo, dipinto ori!{inale dei Sut
termann. Una tavola e dei sedili intagliati arredano 
guesta Sala conforme 10 stile deI luogo. 

Torre deI Ga110 con la Bua vetta merlata e sulla 
quale evvi I' antichissimo Gallo in lamiel'a, ehe, mo
stra i fori dei pl'oiettili deI tempo delI' assedio. E alta 
oltre 200 metri sovra il livello deI mare, ed ha 
sempre servito per gli studi geodetici sulla Toscana, 

Stanza dove studiava Galileo. Il conte Galletti 
vi ha riunito ·una collezione Galileiau a, dove figu
r ano alcuni autografi Galileiani, fac-simili, pitture, 
stampe antic~e e moderne e. le ~otografie di tutti i 
luo o·hi celebl'1 per la memOl"la d, quel Grande. Fra 
qu~ti ogo-etti e da notarsi I' antico bnsto di Galileo 
formato ~ulla sua maschera in gesso ed altro pure 
dei secolo X Vll in terracotta. 

Busto lli Galileo Galill'i deI secol\> XVII in terra
cotta, che credesi fOl'mato sulla sua maschera, 

Ascese quindi le vetuste sc.ale di legno ehe ve
donsi nella suddetta stanza, SI pervlene alla som
mim della Torre, da dove scorgesi il piit sorprendente 
PAXORA}lA 1 PARZIALE DELLA TosCANA E SPEClALlUENTE 
DI FIREKZE E CON'fORXI popolati di sontuose ville e 
caseo-o-iati, ed in si gran copia, che non senza ragione 
scri;;va messer Lodovico Ariosto: 

« A veder pien di tante ville i coll i 
Par eh e 'I terren ve le ge nnog1i. co me 
Vermene grrmogliar suole. e rampoll i. 

Se dentro nn mur sotto lln medesrno norne 
Fosser racco lti i tuoi palagi spnl'si, 
Non ti sarinn da pn.reggiar due Rome. » 

Di quest a superba posizione, ehe olfre allo sguardo 
t auto vasto Panorama, molti ed illustri scrittori ne 
parIarOllO, fra i quali citeremo i seguenti brani: 

« Forse niuna posizioll c dei coutorni di Fi renze offre Iibe ra 
aBo s"uardo pi" yastita di paese di quello ehe prosenti Ia 
1.'orre deI Ga.lIo : Firenzo, le campa.gne, i colli ehe la circon-

I Questo Panorama e stn.to fatto Il ietl'o gli i.ncoraggiamenti e pre
lllure deI propri etario nobiI. conte Paolo Gallettl. 
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PARTE PRIMA. 

(.egue) FIRENZE - (CONTORNI) . 

Torre dei Gano (segue). 

dano, tu tto insomma e schierato sotto l' occhio dell' osserva. 
tore, ehe da qual punto restal' deye estatico ammiratore di 
questo centro dei giardino d' Italia. ~. 

(dDEMOLLO, Marietta De' Ricci.) 

c: Chi vuo1 e puu veder 130 scena oggi. 
»E co si poco c&mbinta, cosi }}OCO, se nOll punto. dal tempo 

in cui il grande Scienziato saliva 10. scala di legno delJn 
Torre, cd uu biondo erudito (ßfilton), yenuto dalle isole clel Mare 
deI Norll •. sn liva sn fra i l'&mi I.legli oliv i per contelllplnr di Ja. 
130 Vallombrosa. » (OUIDA, Pascal'ello.) 

Presentiamo questo Panorama riprodotto in sette 
tavole, ehe riunite iusieme formano Ja luucrhezza di 
metri 3, 70 X 0,41, venendo montato metri 3, §6 X 0, 75. 
Su eiaseuna tavola abbiamo segnato eon numeri . i 
punti piu interessanti, eitandone il nome, in basso 
della medesima tavola, al 101'0 respettivo numero. 

Tavola I . - 1. Bagnolo. - 2. Chiesa di Pozzolatieo. - 3. San 
Caseiano di Val di P esa. - 4. San Matteo in Areetri. 
- 5. Lueardo e Santa lYIaria N oyella. - 6. l\Iontebuoni. 
- 7. Ville Boizart gia D' Elei e de' Pazzi. - 8. CiO"liano 
(Villa gia Rieeardi). - 9. La Certosa. - 10. rolsan
miniato. 

Tavola 11. - 11. Poggi della Romola. -12. Giocroli. -13. Os
servatorio astronomieo d' Areetri. - 14~ Galluzzo.-
15. Le O~mpor?- . -: 16. Viale deI Poggio Imperiale.-
17. POgO'l d, VlUCl. -18. San GaO'glO. -19. Ville Bar
tolomei-'Passerini e Gapponi. - 20. Torre di Sant' a 
Lueeio. - 21. Po~&,i di Lueea e di lYIontelupo. - 22. l\'la
r ignolle. - 23. L Imperialino. - 24. SiO'na e Carmi
gnano. - 25. Viale Evangelista Torriee1li. 

Tavola III. - 26. La Verruea di Pisa. - 27. lYIonti di Se-
1'avezza e di Carrara. - 28. Appennini di San Mar
cello, di Praeehia, ee. - 29. Bellosguardo. - 30. Piaz
zale e Viale Galileo. - 31. Pistoia. - 32. La Porta Ro
mana.-33. Prato.-3i. MonteOliveto.- 35. Monti di 
Calvana. - 36. Calenzano. - 37. Le Caseine e FIRENZE. 
- 38. La Futa e le Filigare. - 39. Val di Marina. -
40. Doeeia. -41. Fo1'tezza di Belvedere. 

Tavola IV. - 42. Castello della Petraia. - 43. San Leonardo 
in Areetri. - 44. lYIontughi. - 45. Monte More11o: -
46. Giramonte. - 47. Panorama massimo di FIRENZE. 
- 48. Monte U eeellatoio. - 49. La Lastl'a e la Petraia. 
- 50. Via de11a Torre deI Gallo. - 51. Pratolino.-
52. Monte Senario. - 53. Sall Domenieo. - 54. FiesoIe. -
55. San SalvatOl'e al Monte e Piazzale Miehelangiolo. 
- 56. Campo di Marte. - 57. San Miniato. 

Tavola V. - 58. Maiano. - 59. Vineigliata. - 60. San Salvi. 
- 61. l\Iontiloro. - 62. SettiO'nano. - 63. Ruseiano. -
64. Viale Miehelangiolo. - 65. 'La Guglia (Villa Curini
Galletti). - 66. Appennini di San Benedetto. - 67. Ro
vezzano. - 68. Girone. - 69. La Falterona. - 70. Bagno 
a Ripoli . 
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(segue) FIRENZE - (CONTORNI). 

. Torre dei Gano (segue). 

Tavola VI. - 71. La Consuma. - 72. L' Ineontro. - 73. Val
lombrosa. - 74. II Paradiso. -75. l\iontepilli . .:. 76. Pra
tomacrno. - 77. Tone a Quona. - 78. 11 Lonehio. -
79. D Apparita. - 80. Gamberaia. - 81. Montemassi. 
- 82. L' Ante11a. - 83. La Bugia (Villa lYIorrocehi). -
84. Santa l\!argherita a Montiei. . 

Tavola VIf. - 85. Ghiesa di Ciutoia alta. - 86. Chiesa di San 
Giusto. - 87. Poggio Secco. - 88. Pogg i deI Chianti.-
89.lYIezzomonte (Villa Corsini). - 90. Villa gia de' Pazzi. 
- 91. Chiesa di San GersoIe. - 92. La Torre Rossa. -
93. Villa gia Guieeiardini al Pian di Gin11ari in Ar
eetri. - 94. Monte. - 95. Casa di Galileo in Areetri, 
detta il Gioiello. - 96. Pozzolatieo (Villa Larderell). 

Vincigliata I (Porta aUa Croce). 
- Panorama generale deI Castello, risorto a nuova 

vita da11e sue rovine per opera deI suo proprietario 
onorevole signor Giovanni Temple-Leader. Ne fu 
arehitetto Gmseppe Fancelli, e vi ebbe parte non 
poea, per le deeorazioni, il eav. Gaetwno Biwnchi. 

Porta d' ingresso e Tone ehe segna l' angola N. O. 
deI Caste11o, eon sopra l' areo 10 stemma deI proprie
tario, e piu in alto, in una nieehia di stile gotico, e 
un San Lorenzo deliziosamente seolpito in bassori
lievo da Davide Giustini cli Settignwno. 

Id., veduta dall' interno deI Castello, guernita da 
grosse capoeehie eh ferro ebene bardata da spran
ghe e ehiavistelli; in quei serrami la forza e ullita ad 
una severa eleganza; sono opera deI fabbro Oont1'i 
cli Settignwno. Oma detto ingresso un Tabernaeolo 
formato da due eolonnine di stile gotico e da un tilW
pallO, nel eui eentro in bassorilievo evvi la figura deI 
Redentore. 

Il ]lfastio merlato in pietre vive appena sbozzate 
eon a lato N. O. la sua ardita e svelta TORRE, an
eh' essa munita di ballatoio merlato. Vedesi pure il 
muro di einta S. O. eon la scaletta, per la quale si 
diseende nel eortile, dove e una loggia a volta reale 
sostenuta da due pilastri e da due eolonne ottagone. 

Il Chiostro e un portieato a rettangolo ehe 1'ae
ehiude un' area di verde erba: il Portieo e ad arehi 
di pieno tondo sostenuti da eolonne ottagone ehe 
posano sopra un murieeiolo di pietra, e da altrettante 
mensole, ehe eome i capitelli sono tuUe di svariato 
disegno ed ottimi lavori di Davicle Giustini. Cam
peggia nel eentro deI Chiostro un SARCOFAGO ehe 
qui vedesi dal lato Cristiano. 

Id., eon parte interna del portieato. 
111., dal lato opposto ehe presenta il SARCOFAGO 

dal lato P agano. 
-----

t G. MAR COTTI, Vinc1"gliata. Fil'enze, tip . di G. Barbera, 1879. - Queste. 
collezione veßIlß cseguita di commiss ione deI pl'oprietario onorevole si
gnOI· Giovanni 'remple- Leader, il quale genti1mente ce ne ha permessa 
la pubblicazionc. 
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PARTE PRIMA. 

(<<9"e) FIRENZE - (CONTORNI). 

"incigliata (segue). 

Sareofago smldetto, dal lato Pagano, con N e
reidi e Tritoni ehe sorreggono un' iserizione, la quale 
e la rozza seultura delle fiaure fanno cbiaro che ap
partiene al IV 0 V secolo. 1'osa sopra quattro figure 
di most.ri lavorati da Davide Gütstini. 

Sarcofßgo SlHldetto, dal lato Cristiano, con una 
fenestrazione gotica ornata di Angeli, Cristo nel se
polcl"O, la Madonna, un Santo arm;tto di croce e 
spada (fOl'se il eenturione Longino), la Maria Mad
dalena, San Giovanni Evangelista, Nicodemo (?) e 
un Arcangiolo. Lo stile di queste sculture dimo
strano essere deI XIV secolo. 

Cor1 ile con a sinistra la scala esterna che con
duce all' ingresso deUa TORRE di guardia, e a destra 
parte deli' ampia LOGGIA, le cui pareti sono ripiene 
di memorie storicbe e d' oggetti d' arte. 

Parte della suddettll Loggia, ossia la parete con 
sedile proveniente da Sant.a .i\'laria Novella.- Lampade 
di ferro battuto lavorate dal Contn dt Setttgnano 
- Arme con la Croce cristiana - Due bassorilievi e 
sopra tre mensole, la M~do~na col Bam,bino Gesu 
in collo, San Francesco d ASSISI e Santa Chlara, ter
recotte dei Della Robbia. 

Id., ossia la parete con cassapanca e larnpade 
corne sopra - Arme con la simbolica vittoria sul 
draao gnibellino - Due busti in terracotta deI XV se
colo" - Due bassorilievi raffiguranti Castruccio degli 
Antelminelli e Antonio Buonvisi deI XVI secolo -
Gruppo in marmo. che rappresenta un :r escovo e un 
Diacono in preghlera - Due figure dl Apostoh
Un' anfora e due urnet.t.e etruscne. 

Id., ossia la parete con cassapanca e lampade 
come sopra - Arme con giglio ~i ~irenze - Cippo 
che ricorda un Soldato romano dl Fll'enze, con sopra 
una bella statua di Santo Stefano Protomartire
Sopra una rnensola un Tabernacolo gotico eon la .i\Ia
donna San Pietro e San Paolo deI XIV secolo -
Una figura ecclesiastica in marmo di Carrara - D'!e 
figure con scudi - Tre urne etrusche col coperchlO 
figurat.o, e due busti dei XV secolo. 

Id., ossia la parete con sedile e lampade corne 
sopra - Arme con la magi~a parola libertas -: pue 
graziose erme di F)ora e dl Pomona - ~as.sorlhev.o 
con Amorini che SI baloccano colle arml dl Aclllile 
nell' officina di Vulcano - Un busto dei XV secolo 
_ Una statua in pietra d'un Santo - Un bassorilievo 
che rappresenta il conte Ugolino coi suoi fig~i e Dl

poti nella '1'orrE' della fame - .i\Ionumento a lItlllsep.pe 
Fancelli, architetto deI Castello, il cui busto scolplto 
dal Bastianini e collocato in una nicchia lavorata 
da Davide Giustini - Porta per eui si discende ai 
piani inferiori deI Castello. 
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"incigliata (se9"e). 

Il Pozzo, nel muro a destra sortendo dalla 'detta 
LOGGIA, e di forma ottagona, con nei riquadri scul
ture in bassorilievo; un pilastrino sostiene una men
sola, su cui poggia una figura grottesca di una Chi
mera, che striuge in bocca il ferro a croce dal quale 
pende la carrucola. Di fianco al medesimo e un 
ACQ.UAIO con un bel mascherone grottesco; e dal
l' altra parte un LAVABO a forma di tabernacolo a 
euspide, di stile qotico, sostenuto da due svelte co
lonnine, rieco d' ornati nel timpano e collo sfondo 
di pietra lavorata a traforo. Incastrato nel muro 
vedesi un bassorilievo colla figura di San Paolo, tolto 
da una sepoltura deI XIV secolo, stemmi, iscrizioni 
antiehe, lapidi funerarie, e sopra una mensola un' urna 
etrusca con coperehio figurato. 

Cappella con l' altare c1i pietra, di stile at'caico, 
ma elegante; per pala evvi una bella composizione 
in terracotta dei Della Robbia rappresentante l' An
nunziazioue. Il tabernacolet.to per gli Olii Santi e 
scultura di Stagio Stagi cli Pietrasanta (seeolo XVI). 

L' Annunziazione di Maria Vergine racchillsa in 
un mezzo tondo ornato da una ghirlanda di frutte, 
terracotta dei Della Robbia ehe esisteva dietro l' Al
tare maggiore della Chiesa di Montedomini. 

Sala d' Armi. Nella volta centinata sono dipinti 
diversi stemmi, che ricordano le Famiglie ehe diedero 
le loro donne agli Alessandri, gli anti chi Signori di 
Vincigliata. Alla parete e appesa una tavola deI XV 
secolo. Un gran caldano di lavoro veneziano e nel 
centro della Sala, nelle cui pareti corre intorno una 
completa armeria. 

Sala decorata di atrreschi, rappresentanti fatti 
di San Bernarc10 degli Uberti, dipinti nel secolo XIV 
sulle pareti di una cappella giil. esistente nell' an
tico Spedale di Santa Maria della Scala, oggi Mo
nastero di San Martino della cittit di Firenze; fu
rono trasportati mediante i nuovi magisteri dell' arte 
a ornamento di questo Castello per cura deI proprie
tario. Il centro di questa Sala e occupato da una 
grande tavola proveniente da un convento di Siena, 
e sulla quale stanno guattro ricchi stipi. 

Stlmza d' onore, eon le pareti pitturate a imita
zione di un' antiea tappezzeria, alternata da croci, 
leoni e eervi: il fondo della volta centinata a forti 
costoloni con stemmi delle Famiglie che contrassero 
alleanza con gli Alessandri. Molte e preziose raritä. 
sono raccolte in una grande Credenza deI secolo XVI; 
evvi pure diverse casse da corredo ed altri mobili 
intagliati con gusto ed eleganza. 

Stanza signorile da letto, con mobili dello stile 
deI XV secol0, usciti dalla rinomata officina deI 
Frullini di FÜ·enze. Fra es si eampeggia natural
mente il letto a baldacchino sostenuto da due ele-

6 
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(Begue) FIRENZE - (CONTORNI). 

Vincigliata (Begu.). 

ganti colonnine, con ornati scolpiti snl migliore stile 
dei Rinascimento. Oltre il letto, nello stesso stile, un 
inginocchiatoio, una poltrona, una toelett.a, ec. Sopra 
la porta in un timpano di stile gotico e scolpito nn 
San Giovanni. 

La Cucina coi suo focolare. E un vero modello stu
diato prineipalmente sn quello dei Castello di Stroz
zavolpe sopra Poggfbonsi, costl'uito in mattoni e pie
tl'a, pOl'ta l' arme dei Leader, e ornato di fogliami 
e d' emblemi militari. L' ACQUAIO ha scolpito un IJic
eolo Baeeo ed e fornito di molti vasi d' ottone. DeI 
resto Ja Cueina e abbonclantemente l'ipiena cli tutti 
gli ant.iehi attrezzi ehe le convengono. . 

Sala /la Pranzo 0 Refettorio, nella eui volta 60no 
dipinti fra larghi ornati altri stemmi di antiche pa
rentele dei Signori di Vincigliata. La grande tavola, 
quattro cassapanche intagliate, il seggiolone padro
nale, e le seggiole di euoio con I' arme Leader, ar
redano il Refettorio in uno stile severo pieno di con
venienza e d' armonia eolle proporzioni e le pitture 
della Sala. Le pareti sono deeorate da buoni dipinti, 
ed in una Credenza ch legno intagliata evvi allogati 
diversi oggetti relativi aUa Sala, grupp i in pOl'cel
lana, stoviglie, vasi da fiori, ec. 

LAMPORECCHIO nel Val d' Arno Inferiore 

(PROVINCIA DI FIRENZE) . 

Chiesa di 8anto Stefano. 
La Visitaziooe, altare in terra invetriata della 

Scuola dei Della Robbia, eomposta di quattro figure 
quasi di naturale grandezza, cioe : la Madonna, Santa 
Elisabetta, San Roeeo e San Sebastiano, eon sopra 
10 Spirito Santo e dne Augeli volanti. Nei pilastri 
e storiato in mezze figure tutta la Passione di Gesu 
Cristo, e sopra la eornice due Angeli genuflessi con ' 
nel eentro il Redentore avente la destra alzata In 
atto di benedire. Ha nel gradino un' Annunziazione 
e qnattro Santi. 

LUCCA - (PROVINCI.A. TOSCANA).' 

Acquedotto (Fuori la Porta San Pietro). - Questo Aeque} 
dotto e dovuto a1l' iniziati va dei principi Baeioechi I 
e fatto ampliare sn giu larga scala (1823) dalla du
chessa Maria Luisa Borbone, eon disegno dei valen-

I Guida di Luceo, di BARON I (1820). - Guida di lALcca, di MA7.ZA· ~I 
ROSA (1843). - Cin fa segu ito 01 nostro Oalal090 1878, pag. 4 1 ; e Appen-
d'ice al medesimo, 18i6, pag. 52 a 51. . 1
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(Bey"e) LUCCA - (PROVINCI.A. TOSCANA). 

.t.equedotto (Begue). 

tissimo architetto Nottolini. La sua lunghezza e in 
linea retta di metri 3543, e eonta 459 arehi a pieno 
eentro, quattro dei quali ' ne presentiamo in questa 
veduta, ehe so no gli ultimi sulla linea della spianata. 
Da vago eompimento a questa opera grandiosa la 
eongiunzione dei detti arehi a un bottaecio per riee
vere I' aequa eostrnito a guisa di un tempio rotondo 
perittero, eoperto eon eupola, deeorato da portieo e 
eolonne senza base. -<i:.~ 

Cliiesa di San Frediano (Piazza Omonima). - Di questo in
signe tempio, ehiamato antieamente J3asilica clei Lon
gobal'cli, e dell' annesso Convento, non vi sono scrit
tnre ehe stabiliseono la sua fondazione; solo in due 
preziosissime pergamene nell' Ar chivio areiveseovile 
degli anni 685 e 686 rilevasi ehe un eerto Faulone, 
maggiordomo di Cuniperto re dei LonO'obardi, ne 
aveva r estaurato il suddetto Monastero d'edicato al
lora ai Santi Vincenzo e Frediano. Questa Basilica 
e molto importante per la storia dell' arehitettura, 
essendo un' opera dei Longobardi e, a quel che pare, 
la sola Chiesa di quei tempi che ci rimanga in Italia 
non alterata nell' interno. 

La Faeeiata e posteriore d' assai alla Chiesa, eioe 
dei XII seeolo, fatta fare da un abate per norne 
Rotone. Vedonsi in essa le. prime traeee dell' areo 
acuto nelle sue finestre, e di quel modo di ornare le 
ehiese eon peristili di piecole colonne. 11 mosaieo nel 
fron tone, pure deI XII seeolo, r appresentante Cristo 
in gloria adorato da due Angeli, e opera pregevole 
pel bello stile, ed i dodici Apostoli in basso, lavoro in 
se non ispregevole, ma molto inferiore a quel di sopra. 

n tel'go di detta Chiesa e Campanile. I 
L' Intel'110 di detto edifizio, le eui proporzioni sem

pre romane, sempre deI buon genere, sono appunto 
quelle da Vitr~vi~ preserittt; alle basiliche. E cliviso 
da due ordllll dl eolonne 111 tre navate, le minori 
eon volte e la maggiore (da noi riprodotta) piu ele
vata e eon soffitto. Gli arehi a tutto sesto posano 
su eolonne di diverso iliametro, di varia altezza eon 
basi e capitelli di buon lavoro, alcune sono antiehe, 
diver~e greche, ma troppo piecole in proporzione della 
fabbnea; pl'ova eVidente ehe sono avanzi d' altri 
edifizi piu antichi. Sorprendente e I' ardimento e 
l' ~~te eon eui I' arehitetto ha saputo posare, sopra 
eSlh eolonne e arehl non legati da eatene di sorta, 
l' enorme muro ehe per rendm'lo meno sgradevole 
all' ocehio e stato fatto verso il mezzo una fascia al
quanto sbalzata. Le finestre Innghe a gnisa ili feri
toie, eon arehi a tutto sesto, sono nel piu alto dena 
navata. 

Vasea dCmal'DlO, che serviva pel battesimo d'im
mersione. E un lavoro molto pregevole in seultura, 
eonsiderando il t empo in eui probabilmente fu fatto, 
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Vhie .... di San F"edlnno (8eg"e). 

cioe verso la fine dei XII secolo. Vi si legge: Rober
tus magister la .... forse lapiclum; ma gli anni non 
sono pii:! leggibili. Rappresenta varie Storie dei Vec
chio Testamento, e fra le altre la Legge data a Mose, 
il Passaggio deU' Eritreo, il Buon Pastore, ec. 

Tavola in marmo, deli' altare nella Uappella dei 
Sacramento, con fi~ure rappresentanti la Vel'gine col 
Figlio in braeeio, öan Sebastiano, Santa Lueia, San 
Geronimo e San Gismondo seolpiti nel 1422 dal ee
lebre Jacopo Della Quercia per conto della Famiglia 
Trenta, padrona della stessa Cappella. Il Vasari loda 
moltissimo quest'opera, attribuendo pure al medesimo 
i bassorilievi della faseia sotto, nonostante ehe la 
difIerenza dello stile edel marmo lascino su di cio 
qualehe dubbio. Quell' ornato intorno alla tavola e 
una miserabile aggiunta fatta assai posteriormente. 

Chiesa di San Mich eIe Arcanglolo. 
La Faccia ta, di stile gotico il piu ornato ed il piu 

ricco, ha quattro ordini di colonnette, ma e molto 
posteriore alla Chiesa, e dalla fattura si ar\l'uisce essere 
opera di quello stesso (]-uidetto, autore della facciata 
dei Duomo al prineipio dei 1200. Sulla sommita dei 
frontone evvi una colossale statua dell' Arcangiolo 
San Micheie, nella quale, oltre l' ardire dell' architettoJ 
di collocare un si gran masso a tanta altezza, e dal 
ammirarsi l' ingegnoso al'tifizio con cui, nel fOl'mare l 
le due amplisslme ali di lamiera di rame, egli r en
dette le 101'0 penne mobili sopra un perno perpen
dicolare, affinehe, dando esse passaggio al vento, la 
statua non ne fosse urtata con troppa violenza. 

Chiesa dl San Pietro SOIDnldi (Piazza Omonima). - Ram
mentata in uua peI'gamena deli' Arcivescovato del
I' anno 763, per essere stata data in dono, eon UD Mo
nastero ehe vi era annesso, dal re dei Longobardi, 
Astolfo, ad un pittol'e per nome Auriperto, e da esso 
eon miglior consiglio a Perideo, ve.scovo della citta. 
Fu restaurata nel 1109 e nel 1203 fu adornata deUa 
presente Facciata, come si legge nell' architrave della 
porta maggiore; 10 stile della sua architettura, e 
quello delle figure seolpite nel detto architrave, ram
mentano l' architetto lucchese (]-uidetto. 

Chicsa 0 Oratorio di Santa Maria della Rosa (dietro al
l' Episcopio), eh' esisteva gia nel 1266. 

La Porta priucipale, rieea d' ornato e nel fron
tone due Angeli volanti, eui sorreggono una ghirlanda 
di fiori avente nel eentro una rosa. 

Palazzo deI fn llobile signor marchese Girolamo Mansi I 
(Via San Pellegrino). 

CalDera da letto, ornata d' illtagli e mobili dei l. 

XVII seeolo, e eon le pareti e letto rieoperte di una 
magnifiea stoffa damaseata, delle fabbriehe lueehesi I 
esistenti fino dal XIV seeolo. 
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Palazzo Pretori0.1,ora de'Tribunali. - Questo Palazzo, eomin-
Clato nel A V seeolo, non fu proseguito se non dopo 
11 1506. Ha un earattere gr/1.ve, ed e di uno stile 
tra il gotico e il moderno. Era la residenza dei 
Podesta; adesso vi stanno i Tribunali. La sottostante 
Loggia venne dedieata per le vendite pubbliehe, e 
trova.tala an' uopo troppo ristretta, fu allargata dei 
dOPPlO nel 1580; e nel qual lavoro spieeo molto 
l' ardire e la perizia den' arehitetto Vincenzo di Ni
colao Civitali. 

Palazzo Provinciale, gia Palazzo Reale. 
- 12052 - Facciata nel Cortile con loggiato. Questo Pa-

lazzo venne lcleato nel 1578 da B. Ammannati eon
tinuato da D. Filippo Juvam, quindi daU' arehitetto 
Francesco Pini nel1729, ed in ultimo 11el XVIII seeol0 
meree i rar i talenti clen' arehitetto lucehese Lorenz~ 
Nottolini, fn ridotto ,u11a delle piu. eomode, eleganti 
e maestose Reggle d ltaha. Vedesl pure al di la dei 
muro dl questa veduta la Chlesa di San Romallo 
la quale esisteva fino dall' VIII seeolo e eosi come ~ 
ora, fu ridotta 11el XVII seeolo da]]' arehitetto Vin
cenzo Buonarnici. 

Facciata nelI' altro Cortile, ov' e il grande ap
partamento, e nel eentro della quale e stato fatto 
Il vestJbolo delle carrozze ehe mette alle grandi scale 
opera dei Nottolini. ' 

MONTEMURLO - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

Panorama di questo Dorgo, eui siede fra l' Agna e il fosso 
1?a~nolo. - Il suo fortilizio e ora ridotto a palazzo. 
E neordato fino dal 1000 nella storia; fu posseduto 
dai Guidi e nel 1325 <;Jastr,ueeio .vi pose l' assedio. 
Ma gh aecrebber fama I fien nemlel di Casa MedlCi 
proscritti da Cosimo I, fra eui Baeeio Valori e Fi~ 
lippo Strozzi, ehe nel 1537 quivi si raeeolsero, spe
rando dl potere abbattere 11 101'0 avversario e far 
rivivere la gia sepolta liberta fiorentina. 

PALAIA (Palaria) in Val d' Era 

(COMPARTIMENTO DI PISA). 

Chiesa plebana di San Martino, la eui eostruzione fa vedere 
essere opera deI XUI seeolo; venne restaurata al 
presente da Luigi Filippeschi. 

Id., v,eduta da tergo. 
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PISA - TOSCANA (CAPOL. DELLA PROVo OMONIMA).' 

Battistero di San Giovanni.' - Fn ne11153, stile pisano, ehe 
l' arehitetto Diotisalvi ebbe eommissione di eriger'l 
questo Tempio, la eni arehitettnra viene detta gotico
moderna e piu eonvenevolmente , gennanica, perehe 
in Germania ebbe i suoi prineipii. E di forma rotoncla 
e deeorato aU' esterno da un' infinita cli eolonne ri
partite in tre ordini, e su' eui eapitelli voltano arehi 
e triangoli rieeamente intagliati. Ciaseun triangolo 
sorregge sulla punta superiore una statuetta e nel 
eentro unn, mezza figura piu grande. Dal terzo 01'

dine, su' eui pilastn alternati da finesh'e sorgono 
dei tabernaeoli, st.aeeasi la s-ran eupola, ehe termiua 
in un eupolino, sulla eima deI quale sorge la statua 
in bronzo cli San Giovanni Battista. 

Porta principale in faeeia al Duomo. Le due 
grosse colon ne eorilitiehe ehe la fianeheggiano, eome 
pure le due altre piu addentro, sono vagamente in
tagliate a fiOl'ami. L' arehitraye e storiato eOI1 figure 
quasi di tondo rilievo, ehe rappresentano il Martirio 
di San Giovanni Battista, varii Mistel'i deI Reden
tore, e il Battesimo per immel'sione. Sul fregio, ebe 
in guisa di eorniee vi e sovrapposto, sono seolpite 
nndiei immagini di Santi: sopra vi posano tre statue 
di marmo, la Madonna eol Bambino, San Giovanni 
Battista e San Giovanni Evangelista : la statua della 
Madonna e lavoro di Giovanni Pisano. I soffitti de
gli al'ehi, eome gli stipiti laterali, sono pure egre
giamente lavorati. 

Porta a ponente, eon ai fianebi colonnette spi
rali di manllO greeo, e neU' arebit.rave un bellissimo 
fregjo lavol'ato a fo.~liami, avanzo probabilmente 
qualehe fabbriea deua bella antiehitil. 

Porta a mezzogiorno, essa pure eon 
spirali cli marmo greeo e fregio intagliato 
ehitrave e lunetta. 

Porta verso tramontana, eon colonnette eome 
sucldette e nell' l}rebitrave figure in bassorilievo. 

Fonte battesimale, nel eentro . 
forma ottangolare. L' esterna parte e 
e nei eompartimenti sono sediei bellissimi 
gamente lavorati in bel manno, l'uno dall' altro 
rente e eol fondo a mosaieo. In questa vecluta vi e 
preso pure il portentoso Pulpito di Niccola Y~sa~no.11 

PnIpito eseguito da Niccola Pisano. E 
esagona, tutto di fino marmo statuario, 
nove colonne, alcune delle quali premono 
ad animali feroei, e a figure umane insieme 
pate. Dai eapitelli delle sei colonne, ebe 
parti prominenti delI' opera esagona, staeeansi 

! Nuova Guida di Pisa e de' 8uoi contorni, terzEL edizione. Pisa, 
telli Nistri editori, 1852. - Desc1'"izione delle Pitture e ilfonumenti 
Gampo8anto di Pi8a, 1816. 

, Vedi nostro Gatalogo generale 1878, da pag. 53 a 55. 
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(8eYlte) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIlIIA) • 

DaUistcl'O di San Giovannl (8ey"e). 

trettallti arcbi, eiaseuno dei quali e ornato di tre 
pieeoli arehetti eon figure seolpite in alto rilievo, 
mentre negli seompartimenti attornianti il parapetto. 
veggonsi magistralmente lavorate einque t:ltorie deI 
1Iuovo Testamento. 

La Nativitii deI Salvatore. Bassorilievi seol-
L' Adorazione dei Magl. j pitidaNic9olaPi-
La Preselltazione al Tempio sano negh seom-

. . • partImentJ attor-
La Croclflsslone. niantiil parapetto 
Il Gindizio universale. deI Pulpito sud'O. · 

Campanile. - Questa gran Torre per opera delI' arehitetto 
Bonanno Pisano ebbe prineipio neli' agosto 1174, 
ebenehe tutti eo.nvengano ehe il medesimo fosse 
quegli ehe ne gettasse le fondamenta, molti pero 
danno. a costui per eompagno Guglielmo d' 11?!nsbruck; 
aggiungendovi poi un terzo artista, Tornmaso Pi
sano, eome ~uello ehe circa la meta deI seeolo .xrv 
aggiungeva I ultimo giro ove sono le eampane, dando 
cosi eompimento a si bella opera, ebe abuoll diritto 
vien eo.ntemplata fra i quattro piu insigni monu
menti pisani deI Medio Evo, ed ha promosso sempre 
10 stupore non meno ehe la euriosita di ogni classe 
di persone per Ja maravigliosa e easuale pendenza 
di metri 5,388. E tutta eostrutta di marmo, di forma 
eilindriea, divisa. all' esterno in otto ordini di eolonne 
uno sopra delI' altro piazzati. 

Camposanto Urbano. - Questo grandioso monumento, ehe 
presenta aU' oeebio dell' intelligente osservatore eo.si 
preziC'si monumenti deI risorgimento delI' arte pitto
rica, avvenuto per opera dei piu eelebri artisti ehe eo
mineiarono a fiorire in Toseana nel seeolo XIV (vedi 
pag.190), fu innalzato dalla pisana Repubbliea nel1278 
eol disegno e eoll' opera delI' insigne seultore ed ar
ehitetto GiovOinni Pisano, e sebbene potesse dirsi ul
timato nel 1283, nonostante vi furono eontinuati i 
lavori per un piu elegante ornamento durante il se
eolo XIV. La sua forma e di paralellogrammo, e rac
ebiude nel eentro un' area di terra a guisa di eampo 
destinata una volta a seppellirvi la plebe. All' esterno 
sopra 1a pOl·ta ebe rimane piu prossima al Duomo, 
evvi un . 

TabernacoIo, opera dello stesso Giovanni Pisano, 
e eontiene nel mezzo la Vergine eol Bambino, di
nanzi a em sta genuflesso l' Arebitetto ehe volle seol
pir se medesimo eolle altre figure, fra le quali e 
quella pure, dieesi, deH' operaio Sat·della. 

L' Area interna, ebe per dar luee ai eorridori e 
eireondata da finestroni areati di marmo, sorretti da 
pilastri d' arebitettura semjJliee e<?me 1e gl:eeb.e opere, 
e se in appresso, entro agh arehl rotondl, VI furono 
innestati degli ornamenti volgarmente chiamati di 
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PARTE PRIMA. 

(8egue) PISA - TOSC.A.N.A. 

(CAPOLUOGO DBLL.A. PROVINCI.A. OMONIMA). 

Camposanto .r,·bano (8egue). 

gotiea seuola" attribu~r non se ne debbe Ia eolpa a 
chi ne dlsegno da pnma e ne du'esse la fabbriea. 

- Detta Area, tre archi di una delle testate del-
l' Area, form anti due finestroni e la porta per cui 
si aeeede Dei eorridori . 

- Id., veduta dall' interno deI corridore al Nord, e 
dal qual punto di vista offre la parte superiore della 
Cattedrale. 

Interno deI Corril1ore al Sud. j Deeorati di af--
- 111., dal Iato opposto. fresehi e di Mo-

numenti di antica e moderna scultura. 

Interno deI Corril1ore all' Ovest. J ültre essere -
d eeorati di 

- 111., dal Iato opposto. affresehi (fra 
i suali seorgesi <pello deI Mappamondo e 
deI a Creazione di iett·o da O,'vieto e I' Ubria-
ehezza di Noe deI Gozzoli ), e di Monumenti 
seultorici eome il suddetto, veggonsi avpese le 
eatene deI Porto Pisano nel 1362 dai Genovesi 
rapi~e .e donate in ~arte ai Fiore~tini ehe le 
r estItUirono nel 184 ; e nel 1860 I Genovesi, 
imitandone l' esempio, r esero a Pisa quelle ehe 
101'0 ritenevano, segno perenne di fraterno af-
fetto e di eoneordia. 

- Interno deI Corril1ore al Nord. j Decorati Eure 
- Id., dal Iato opposto. di affrese i e 

Monumenti di antiea e moderna seultura. 
Interno deI Corridore aU' Est.! Questi pure deeo--

rati di affr'esehi, fra - Id., dal Iato opposto. i quali il Trionfo 
della Morte delI' Orcir~a, e di Monumenti di 
antiea e moderna se tura. 

- Altare di marmo d' arehitettura gotiea, avente nel 
eentro la Madonna con Putto attorniata da Angeli; 
la~eralmente sei statuette. in tedi entro delle nie-
ehle, e 111 basso un fr~1O c e rappresenta i fatti 
prineipali della vita di esu Cristo. Questo lavoro 
edel seeolo XIV di T01nmaso Pisano, figlio e di-
seepolo di Andt·ea. 

- . Avanzi dell' antico Pnlpito deI Duomo,' ossia 
gru1Po di cinque statue; la piu elevata e la Carita, 
Ie a tre guattro sono Ie Virtu Cardinali scolpite da 
Giovanm Pisano. . 

- 111., tre figure muliebri unite alle spalle e for-
manti un candelabro coronato da capitello: Seuola 
di Giovanni Pisano. 

- Id., una figura virile con bilance, forse sim boleg-
giante la Giustizia, e la quale e posata su di una 

, Vedasi a "ag. 93 j] modello deI detto PoIpito eseguito in legno 
dall ' a1'chitetto F'ontal1a. 

'" ,-
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(8egue) PISA - TOSC.A.N.A. 

(C.A.POLUOGO DELL.A. PROVINCIA OMONIM.A.) . 

Camposanto .r,·bllno (8egue). 

base, ove in bassorilievo sono rappresentate le sette 
Scienze : c1i Giovanni Pisano. 

Avanzi dell' antico Pnlpito deI DUODlO. 1 quattro 
Evangelisti, gr.uppo di Giovanni P.isano. 

Id., Ercole in marmo, con Ia clava e pelle di 
Ieone, piccolo Ieone in mano, ai piedi una Ieonessa, 
e opera deI basso t empo. 

Gesu Cristo sedente in un ovato, ed i simboli 
dei quattro Evangelisti ai lati: sopra vi posa pie
cola figura sedente deI re David che suona ]' arpa. 
Questo bassorilievo, deI seeolo Xl, e di uno seultore 
ehiamato Bonamico. 

Giunio Brnto. Busto in marmo. 
Isotta da Rimini. Busto in marmo seolpito da 

Mino da Fiesole. 
lUadonlia col Bambino Gesu, di Andt'ea Orcagnet, 

posta sopra nn ca pitello antieo. 
Madonna col Bambino Ges~ in un ovato con

tornato da teste di Cherubini . .tiassorilievo in terra 
invetI'iata di liuca Delta Robbia. 

Madonna col Bambino Gesu. Mezza figura scol
pita da Giovanni Pisano. 

Monnmento 0 Arca sepolcrale contenente le spo
glie dell' imperatore Enrico 0 Arrigo VII, morto a 
Buoneonvento nel 1313 e sepolto in Pisa nel 1315. 
Varii Sant i sono nella fronte delI' arca, seolpiti in 
bassorilievo. Sopra evvi la figura giacente deIl' Im
peratore ed altre due fiO"ure ai Iati dell' urna, opera 
di Tino da Camaino e di altri Beolari eli Giovanni 
Pisano. 

Monumento a Filippo Decio, celebre giur econ
sulto morto nel 1535. Bellissimi e di nno stile puro 
sono gli ornati ehe decorano Ia base e l' urna, sulla 
quale giace l' illustre defunto. Questo pregevole la
voro e opera di Stagio Stagi. 

Id., ·nna Mensola. 1 Detta li deI suddetto. 
Id., una parte dell'Urna. j g 
Monumellto 0 parte deI deposito delIa Famiglia 

Gherardesca, conti di Donoratico, ove sono 1e ee
neri di Bonifazio il Veeehio morto nel 1313, dl Ghe
rardo morto nel 1321, e di Bonifazio Novello mOl'to 
nel 1341. Lavoro di Beuola pisana e in gran parte 
di Tormnaso P iswno. 

Monnmento al conte Francesco Mastiani Bru· 
nacci, morto nel 1839, lavoro di LM'enzo Bartolini 
di Firenze, eui piaeque nominare quella belln figura 
sedente ]' IKCONSOLABILE. 

Monumento a Niccola Pisallo, di Salvino Salvini. 
lIIonumeuto a Giovalllli di Niccola Pisano, di 

Salvino Salvini. 
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(.eg".) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

Camposanto Vrbuno ("9«e). 

Monnmento 0 Ares sepolcrale di Pietro Rleci, 
arcivescovo di Pisa, morto nel 1418. La Fede, la 
Speranza e la Carita sono scolpite nell' urna, ai lati 
della guale stanno due figurejn piedi, e sopra gia
cente la statua deI defunto. E questa opera delia 
Scuola pisana deI XV secolo. 

MOllumellto al cav. Andrea Vacea Berlingbieri, 
professore di Chirurgia in Pisa, mcrto nel 1826, scol
pito in Roma da Alberto Tho1"wuldsen e rappre
sen ta la Storia deI vecchio Tobia. 

Ovato scoII)ito a fiorami da Mino da Fiesoie. 
Nel centro vi e una piccola testa attribuita a Mi
chelangiolo. 

Tre Grazie. Bassorilievo di stile g1"eco. 
Sareofago di marmo, di stupendo gl'eco lavo1"o, 

ass ai danneggiato, rappresentante la Storia d' Ippo
lito e Fedra. Niccola Pisano vi fece sopra un parti
colare studio, come ci dice il Vasari, e ne copio di
verse figure. Tal soggetto si conosce ripetut.o in 
altri Sarcofagbi, ma niuno supera I'eleganza digue
sto. Vi sono dentro le ceneri della contessa Bea
trice, madre della contessa Matilde. 

Sarcofago di marmo greeo, lavoro rappresentante 
Bacco tirato in coccbio dai Centam'i da un lato, 
dall' altro Arianna tirata egualmente in eocehio dai! 
Centauri: in mezzo Scudo di forma rotonda cbe posa 
sopra un albero di palma, al pie deI guale seggono 
due ~gure militari: lateralmente a dett,o Scudo stanno 
due V ittorie in piedi in atto di reggerlo. L' iscr i
zione antica nello Scudo mostra che appartenne a 
C. Lucio, tribuno della plebe. 

Sareofago di marmo, rappresentante una Festa 
bacchica puerile, con i simboli delle fiaccole, dei ca
nestri di pomi, delia cesta mistica con il serpe, e 
deI vaso pieno di mosto 0 di vi no : la colonna con 
sopra I' orologio solare, ed altri emblem i bacchici 10 
rendono degno di speciale attenzione. Sopra un piede 
con calzari frigi, e sotto un frammento di antica 
iscrizione. 

Vaso di marrno pario, di scalp.ello greco, e 1'.112-
presentante una Storia bacchica. E nominato dal Va-
sari e illustrato dal Cicognara. . 

CappeIla, di Sant' Agata, attigua alla Chiesa di San Paolo. - I 
E un interessantissimo e pittoresco edifizio ottango
lare, ehiuso da un' acuta piramide che le fa da cu
pola. Indica col suo ordine architettonico un' anti
chita piu remota di quella della Chiesa. 

Casa dove nacqnc. Galile~ nel.3 febbraio 156~ e battezzato I 
nella pross1JIla Chlesa dl Sant' Andrea 1D Fort.ezza.
Nel 18 febbraio 1864, ricorrendo il suo Centenario, I 
fu con solenne pompa posto su questa dimora una 
lapide, che ricoJ"da essere quivi nato Galileo, luce deZ I 
mondo, glol'ia d' Italia, on01'e di Pisa. 

I 
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(8eyu.) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PIWVINCIA OMONIMA). 

Cattedrale 0 Primaziale.- Di questo ma~nifico Tempio il ye
scovo 'V"idone nel 25 marzo 1004, stile pisCllno, ne 
consacro le nuo'·e fondamenta. Buscketus 0 Bu
schttto pisano e Rainaldus ne furono gli architetti. 
Nel secolo XI 0 ai primi deI XII secolo ebbe il suo 
compimento. La sua forma e di croce latina, tutto 
costruito di marmo. Ha la Facciata come le pareti 
ester ne adorne da un' infinita di eolonne, pilastri, 
statue, intagli e corniciami bellissimi. Stupende sono 
le parti estreme della crociera, e fra queste merita 
osservazione il semicerchio della tri buna maggiOl'e 
pel vaghissimo peristilio ond' e .cinto. La cupola posa 
su di un largo imbasamento dl figura ottangolare, 
sopra deI guale e una loggia Jormata circolarmente 
da uu ordine di sottili colonne. E compreso in questa 
vednta pure il CAMPANILE, opera deI XII sec010. 

La Facciata rivolta a ponente, secondo l' antica 
usanza, e adorna di 58 colonne, che formano cinque 
ordini. I quattro superiori sono clistanti dalla pa
rete, in modo che formano Cluattro loggiati uno sopra 
I' altro, ehe gradatamente diminuiscono. Sono tre le 
porte che danuo accesso alla Basilica, cioe: 

Porta princillale, ornata da due colonne antiche, 
vagamente intagliate a fiorami con eapitelli corintii 
e compositi. La lllnetta e intagliata pure di basso
rilievi, e le riquaclrature dei sodi dei compartimenti 
S0110 intarsiate a mosaico cou preziosi marmi. Le 
imposte di bronzo, come quelle delle due altre porte 
che le stanl10 ai lati, furono eseguite circa I' anno 1602: 
ne furono artefici il P. Domenico Pal·tigiani, dome
nicano, e maestro Angelo Serrano, coi disegni for 
niti da (}io. Bologna, dal Susini, da Orazio JJlochi, 
da (}iovanni soprannominato Deli' OpercL e da (}a
spero Mola. 

Id., le sole imposte, divise ognuna in quattro 
quaelrati 0 paralellogrammi, circondati da ornamenti 
di foglie, fiori e frutte, e eli piu sorta di animali 
esprimenti significazioni simboliche, allusive per 10 
piu ai soggetti storici figurati nei singoli comparti
menti. Ognuno di guesti contiene un Mistet'o della 
Vergine Madre di Dio, con raro artifizio esposto per 
mezzo di emblemi. 

Id., primo compartimento inferiore a sinistra, rap
presentante la Nativita della Vergine, che vedesi bam
bina in braccio di un' ancella, e non lungi da San
t' Anna a letto che la osserva con parecchi famigliari. 

Id., secondo compartimento a sinistra, ra2presell
tante 10 Sposalizio di Maria Ver~ine con San Gin
seppe alla presenza deI Sommo Sacerdote. 

Id., terzo compartimento a sinistra, rappresen
tante la Visitazione della Vergine incontrata da 
Santa Elisabetta. 

Id., guarto compartimento a sinistra, rappre~en
tante l' Assunzione eleUa Vergine Santissima in cielo, 
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PARTE PRIMA. 

(8cgue) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA Oi\lONIMA). 

Cuttedrulc 0 .·riIlJ8Zi8Ie (aegue). 

co~·teggiata. da un corD di Angeli, mentre gli astanti 
Dlscepoh nmangono presi di maraviglia e stupore. 

- Porta prlncipale, primo compartimento inferiore 
a destra, raPtres~ntant~ la Presentazione al Ternpio 
deHa Beata ergll1e. V I SI vede 111 luoO"o eminente il 
Sornmo Sacerdote ehe sta aspettandol~. 

- Id." secondo: c~mpartimento adestra, rappresen-
tante I AnnunzlazlOne aHa Beata Vergine deli' An-
gelo Gabbriello. 

- Id., terzo. compartirnento adestra, raJ;>presentante 
la PresentazlOne deI Fanciullo Gesu al Tempio COln-
plUt! 1 quaranta glOrni. 

- Id.i quarto compartimento adestra, rappresen-
tan~e a glorios.a V ~rgine ~adre signoreggiante Ilei 
Cleh, che vedesl nell atto dl essere coronata di stelle 
dal Divin Figlio e dal Padre Eterno. 

- Port:. al lato destro, ornata pure da due colonne 
piu semplici della suddetta, e cl' intacrli e mosaici 
neUa lunetta. Xelle imposte di bronzo "sono rappre-
sentati fatti della Vita di Gesu Cristo. 

- Id., 1e sole i.mposte, divise oO"nuna in tre qua-
drab, ClrcondatJ come la flrecedente. Nei quadrati 
e. ~appresentato, c~miI,1cia~ldo d~ Ou~llo inferiore a 
81111stra: 1° la N atlYlta dl Gesu rIsto; 2° Cristo 
sopra una rUle che scaccia il Demonio' 3° la Re-
s~rrezione di azzaro - ed in quelli di de~tra, comin-
Clando nella stessa guisa: 1° la Visita dei Re MaO"i . 
2° il Battesimo di Gesu Cristo; 3° l' Ingresso di G~sfr 
Cristo in Gerusalemme. 

- Porta al .I&to sini~tro, ornata come la prece-
dente. NeHe Imposte dl hronzo souo rappresentati 
pure fatti della Vita di Gesu Cristo. 

- Id., .Ie sole imposte, divise ognuna in tre qua-
dratJ C1rcondatJ come le precedenti. N ei quadri e 
r:;tppresentato, com.inciando da guello inferiore a si-
l1Jstra: 1° la Prd;hlera nell' Orto; 2° Gesu Cristo co-
ronato di spine agli Ebrei; 3° Gita al Calvario - ed 
in quelli di destra, cominciando come sopra: 1° il Tra-
dill1ento di Giuda; 2° la Flagellazione di Gesu Cristo 
aHa colonna; 30 la Crocifissione. 

- Porta laterale di contt·o il Campanile, ornata di 
l:~ arc~itrave, ri.cco ~1i s(\praf~uo intaglio, bell' avanzo 
dl ~ntICo eIHstJho; .11 bassonhev~ soprapposto, ov' e 
raffigurato la Vergllle col Bamhlllo Gesu e due An-
~eli, e .1avoro di ßcuola pisana. Questa Porta pure 

a le Imposte dl bronzo, opera deI principio deI 
xn secolo. 

- Id., le sole imposte, ove sono scolpite varie Storie 
su quel far goffo, volgarmente chiamato gl'eco 0 gotico 
antico, e SO:10 ?rdinati in do.dici reparti tel' imposta. 
A SIl1JstJ'a dl chI guarda la prIma storia in asso e I'An-
nunziazione di Maria Vergine; poi la Visitazione, la 
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(8egtte) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA) . 

(Jattedralc 0 Primazinlc (8egue) . 

Nascita, e la Venuta de'Re Ma.t;i. NeUa seconda fila: 
la Presentazione al Tempio, la li'uga in Egitto, Erode 
ehe ordina la Sb'age, e il Battesimo di Nostro Si
gnore. N ella terza fila: Gesu Cristo sul monte ten
tato dal Demonio, la Trasfigurazione, la Resurre
zione di Lazzaro, el' Ingresso in Gerusalemme. Nella 
quarta fila: la Lavanda, la Cena, il Tradimento di 
Giuda, e la Crocifissione. E finalmente nella quinta e 
ultima fila: la Discesa aH' Inferno, il Sepolcro, I'Ascen
sione, la Morte della Madonna. N el primo dei quat
tro angoli, cominciando dall' alto sulla sinistra, e il 
Nazzar eno sedut.o in trono, fiancheggiato dagli An
gioli ; nell' altro la Madonna; inferiormente si vedono 
varii Profeti. 

L' Interno, ossia la gran navat.a fiancheggiata 
da colonne delle cave dell' Isola deli' Elba edel Gi
glio. Dove s' incrociano le due braccia den' edifizio 
s'innalzano da terra i quattro pilastri che sostengono 
la gran cupola, e mostrano dalle 101'0 aperture il 
piu magnifico ed il piu dilettevole prospetto. 

Lampadario, appeso nel centro della Chiesa, la
voro di V. Possenti, e che vuolsi fornisse a Galileo, 
con le sue oscillazioni, il primo concetto dei moto 
dei pendolo. 

Altare di San Biagio. E guesto un modello di 
eleganza per jo molti e bellissimi intagli in marmo 
lunese, eseguiti col piu delicato lavoro da Stagio 
Stagi: la statua dei Santo e attribuita al Tt·ibulo. 

Capitello situato sulla colonna di porfido aUa 
sinistra deI Ooro, decorato di fogliami e figure, finis
simo lavoro di Stagio Stagi. 

Capitello, situato sulla colon na di porfido alla 
destra deI Coro, decorato come il suddetto, opera 
di G. B. Foggini. 

San Giovanni Battista. l Statue in bronzo so
II Reden tore. pra le pile deli' Acgua 

santa, modellate da Gw. Bologna e fuse da 
Felice Palme! di Massa. 

PUa dell' Acqua santa, nel braccio destro della 
Chiesa, avente nel centro una Madonna col Bambino 
Gesu in coUo, opera di Giovanni Pisano. 

Madonna e Bambino, nella pila suddetta. 
Chiesa di Santa Caterina. - Fu questa costruita circa il1253, 

col disegno di Guglie/Jmo Agnelli, La FACCIATA e 
tutta di marmo, scompartita in tre ordini decorati 
di colonne e di molti intagli. 

Monumento a Gherardo di Bartolommeo di Si· 
mone, cittadino di Pisa, attribuito alla Smwla eU Nino 
Pisano. 

Monumento a Simone Saltarelli, domenicano, 
arcivescovo di Pisa, morto nel 1342, di Nino Pisano. 
Posa l' urna sn d' un imbasamento con bassorilievi 
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PARTE PRIMA . 

(Beg"') PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA). 

"ltiesR di Santa Catcrina (segue). 

allusi vi al defunto, la cui figura giacente fanno ve
dere i due Ancreli, che ai lati stanno alzando le cor
tine fermate a1 coperchio, decorato pure di bassori
lievi, ed il quale vien sost,enuto da co1onne con sopra. 
archi gotici. Sul coperchio vi e un Tabernacolo, copia 
di quello sopra la porta della Chiesa della Spina, 
con entro la Madonna e il Bambino Gesu e due An
geli, esternamente due Santi Martiri in piedi. 

Chiesa di San Francesco (ex-Convento della). 
- Callitolo di San Donaventnra, in cui vedonsi an-

cora alcuni avanzi di pitture a fresco, esecruite 
11el 1391 da lViccola Peü·i Fiorentino, discepofo di 
Giotto; e vi si trova pure riposto l' antico Altare di 
noce, che fu gia l' Altar maggiore della Primaziale, 
intagliato tutto a r abeschi con Angioletti in varie 
positure, lavoro di Dornenico Rinaldi Pisano. 

Chiesa di Sau Frediano. - E ssa fu fondata nel secolo XI, 
e come asserisce il l\lorrona, nel 1007. Vedesi nelta 
facciata, per architrave alta porta maggiore, nn 
aVanzo di anti co epistilio. 

Chiesa di Santa illaria della Sllina. - Quest.a piccola Chiesa 
e nn gioiello, che fa graziosa mostra di se a chi 
passeggia nei grandiosi Lungarni, per le tante gu
gliette, balaustrate, tabernacolini, uno sopra l' altro, 
statnine, corniciami e modanature sottilmente inta
gliate, rosoni ed altri squisiti lavori di marmo, che 
da cima a fondo ornano l' esterna fabbrica, e spe
cialmente la sommita della facciata e delle sue parti 
laterali. 11 suo stile e gotico moderno, 0 arabo te
desco. E sisteva come piccolo Oratorio fino dal 1230, 
eingrandito nel 1323 prese il nome che ocrgi pOl-ta, 
per esservi stato riposto un frammento del1a Corona 
di Spine di Nostro Signore. Nelle opere scultorie 
agevolmente scorgesi il fare di quei pisani Maestri, 
che non arrischiarono un passo oltre la semplice imi
tazione della natura, ne seppero scegliere sempre le 
sue forme 1l1igliori, e fra i quali cita il Vasari Gio
vanni Pisano, Nel secolo presente venne restaurata 
sotto la direzione dell' architetto V. Micheli. 

- Id., lato esposto a mezzogiorno, pur anche troppo 
ricco e doviziosamente caricato: l' epistilio che adorna 
una porta murata, ehe forse fu la principale, se non 
l' uni ca dei piu antico Oratorio, e di ecceltente Iavoro. 

- Porta, per cui si accede nelta Chiesa dal lato 
suddetto decorata di scultnre. 

- Gli apostoll Mattia, Bartolomeo e 
Simone. 

Posti nei - Gli apostoli Matteo, Tommaso e Gis-
taberna-eomo di Zebedeo. 
colini che - Il Redentore con ai lati gli apostoli 
decorano Giacomo e Pietro. 
la äarte - Gli apostoli Pietro, Giovanni e Ändrea. 
sud etta. - Gli apostoli Giacomo d' Alfeo, Filippo 

e Taddeo. 
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Cbies .. di Sant .. ltillri .. deli .. SI,in .. (Begu.). 

Due finestre, riprodotte dalt' interno. 

Chiesa di San Martino. 
San Martino a cavallo, che divide il suo abito 

per vestire un 1l1endico. Bassorilievo sulla porta d' in
gresso, Iavoro di Scuola pisana. 

Chiesa di San Micheie, fondata circa il1018 dal Beato .Buono 
. pisano suO'li avanzi di un Tempio pagano dedlCato a 
l\1arte: f:l in seguito ampliata e nel 13~4 ornat~ 
della facciata, come c al pres.ente, col dlsegno dl 
Guglielrno Agnelli, discepolo dl Nzccola Ptsano: 10 
stesso Gucrlielmo eseerui il gruppo delte statue che 
posano suYla porta d'? ingresso. 

Tempietto gotico sulla porta d' ~ngresso .ri~ettll:, 
con la Madonna eilBambino Gesu e SantI al latl, 
scultura di (fuglielrno Agnelli. 

Chiesa di San NIccola, fondata, nel 1000 d~ l!go mar.chese 
di Toscana per i MonaCl BenedettIDl dl San MICheie 
della Verruca e fu una delle sette Abbazie che egli 
fece innalzare'. II Cam~ani~e di que.sta Chiesa e una 
delle piu belle opere di Ntccola 1!isano. 

(Jhiesa di San Paolo a Ripa d' Arno. - E la pili bella fra le 
antiche Chiese di Pisa, dopo i quattro principali mo
numenti. La fonda,ziont: viene fissata alt' 805, e da 
alcl1ni eronisti ~olsi che fosse la prima Cattedrale 
pisana; da altn pOl .ehe serVlsse al C~ero ,per uffi
ziare nel tempo che SI restaurava la PrImazlale dopo 
l' incendio. Di preciso si conosce che nel 1115 era 
gia posseduta dai l\1onaci Vallombrosiani: Sorge que: 
sto tempio, tutto costrutto 1l! marmo, l.n f?rma dl 
croce latina: la sua Facclata e scompartlta III quat
tro ordini sulla par~e di ~ezzo, e ~n due. ordini ~elle 
due Daneate. La vaneta dei membn archltettoDlCl, la 
forma degli archi, alcuni a sesto intero, altri a sesto 
acuto la di versita nei lavori e nel disegno degli or
nati 'delle corni ci, dei focrliami, dei capitelli, e la 
bizz~rria e varieta dei bas;'orilievi, fanno credere che 
molti e di merito fossero gli artisti che in questa 
Facciata contemporaneamente lavorarono. 

Chiesa di San Pietro in Vinculis, voJgarmente San Pierino. 
-Fu questa fondata nel1072 sulle rovine di un T~1l1-
pio pagano dedicato ad Apollo. Sulla p<;>rta m,agH.lOre 
vi e un bell' 9.rchitrave, avanzo dl anhco eplstiho. 

Chiesa di San Sepolcro. - Quest' edifizio innalzato verso iI.115.3 
dalt' architetto Diotisalvi, come si rileva da un' ISCrI
zione nell' imbasamento deI Campanile, servi di mo
dello per la costI·uzione deI Battistero. 

Chiesa di San Sisto, la cui fondazione ebbe luogo nel 1070, 
e dai Pisani fu dedicata a San Sisto per la fortu
nata combinazione di avere riportato diverse vitto
rie nel sesto criorno dei mese di agosto, in cui si 
celebra la fest: di quel Santo Papa. 
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PARTE PRIMA. 

( .. u"e) PISA - TOSCANA 

(CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA OMONIMA) . 

Cittadella, ehe oeeupa il posto den' ant.iehissimo Arsenale 
Repubblieano, eostruito nel luogo dena Fortezza 
Veeehia dai Pisani, lungo le mura. Questo Arsenale, 
detto anehe Maggiore, era einto da tre grandissime 
torri, eongiunte da una eortina di forte muraglia. 
Una di esse era aUa sponda deI fiume, ove si osserva 
tuttora, ed era ehiamata Gttelfa. 

Fontana, sulla Piazza deI Duomo, formata da un imbasa
mento quadrato di marmo, in una faeeia deI quale 
e addossata una base sagomata eon sopra una tazza 
ehe rieeve ae qua da un maseherone, su eui sta 
a eavaleioni un Putto eon I' estremita di Delfino 
dando fiato ad una eonehiglia. Sopra detto imba
samento tre Puttini, graziosamente sorreggono 10 
stemma della eitta. E disegnata dal Tempesti e seol
pita da Vacca di Carrara. 

Palazzo Agostini, la eui graziosa faeeiata, sullo stile deI 
seeolo X V, c tutta di la vori in terracotta. 

Palazzo delIa Carovana, co si ehiamato, perehe serviva eome 
da Colle~io, ove s' iniziavano al servizio militare i 
giovani vavalieri den' Ordine di Santo Stefano, de
stinati dalla 101'0 Regola a far le earovane. Lo eresse 
il Vasari sulla veeehia fabbriea, ehe Niccola Pisano 
aveva eostruita per residenza deI Consiglio degli 
Anziani, e ne abbelli la faeeiatn. eon quel genere di 
pittura ehe si ehiama graffito, ornandola al tempo 
stesso di sei busti dei primi Gran-Maestri deU' Ordine. 

Palazzo Gambacortl. - Questa fabbriea pue. dirsi l'unieo Pa
lazzo, ehe, eonservando tuttora I' antiea arehitettura 
gotieo-moderna, indiehi i tempi di repubbliea. 

Palazzo Lanfranehi ora Toseanelli, tutto in marmo, la eui 
arehitettura viene attribuita al Buonarroti; ivi di
more. Byron nel 1822. 

Palazzo dei Uedici ora Spinola, ove ebbe la prima resi
denza la Famiglia de' Mediei, allorehe furono Gran
duchi di Toseana; ed ove si vuole ehe avvenisse la 
tragiea morte di Don Garzia, ehe Co si mo I suo padre 
ueeise di propria mano sotto gli oeehi stessi deUa 
madre, la quale se ne mori di dolore dodiei giorni 
dopo. Questo Palazzo e stato di reeente, per opera 
dall'ingegnere Lorenzo Tambellini, rimesso nel suo 
stato primitivo. 

Ido, da altro punto. 

Palazzo dell' Orologio gia Palazzotto dei Cavalieri Anziani, 
la eui faeeiata eonserva traeee dei dipinti eseguiti 
da Filippo e Lorenzo Paladini, e da G. MaJ·uscelli. 
NeU' ala sinistra deI medesimo esisteva la famosa 
'1'orre della farne, resa tanto eelebre dal divino Ali
ghieri. 

Palazzo Seorzl, eon loggiato e faeeiata di stile gotico. 
Palazzo Upezzlnghi gia Lanfredueel, detto anehe il Palazzo 

di marmo, perehe tutto eostruito in marmo bianeo lu-

CD 
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(8<g"') PISA - TOSCANA 

(~APOLUOGO DELLA P,ROVINCIA OMOmMA). 

Palazzo "lJpezzingbi gia Lonfredueei (segue). 

nese, eon disegno di CosimoPogliani. E eonoseiuto pure 
eol nome di Palazzo alla Giornata, per il motto ehe si 
legge seolpito· suU' architrave deUa porta, ove vedesi 
appeso un pezzo di eatena, ehe serve a rieordare ehe 
ivi era in antieo una Chiesa dedieata a San Biagio 
detto alla catena. 

Panorama della Citta, visto dalla Tone deUa Cittadella, 
nel eui insieme seorgesi benissimo i suoi prineipali 
monumenti, eioe: Duomo, Battistero, Campanile, Cam
posanto e una parte deI Lungarno col nuovo Pont~ 
Solferino e la Chiesa deUa Spina. 

Ido, da altro punto, diviso in due parti dlt riunirsi. 

Ido, da altro punto, eolBattistero, Cattedrale, Cam
panile e Camposanto. 

Piazza deI Daomo, veduta daUe mura, eon la Primaziale, 
. Battistero, Campanile e parte deI Camposanto. 

Ido, veduta dalla via Santa l\'Iaria eon la Prima
ziale, Battistero, Campanile e Fontana. 

Ido, eon la Primaziale e Campanile visti da tergo. 

Ido, eol Battistero e Fontana. 

Ponte Nuovo detto Solferino, c1i bella arehitettura, eostruito 
in rietra ed in marmo, ha tre arehi, ed e opera 
deU arehitetto Vinl:enzo Micheli: fu eomineiato ne11871 
e terminato nel 1875. 

Studio Fontnna (Via Caeeiarella). 
L' alltico e bellissimo Pulpito eh' esisteva nel 

Dnolllo, opera di Giovanni P isano, dal modello mae
strevolmente eseguito in legno daU' arehitetto Fon
tCl/na, oopiando e riannestando insieme tutti i fram
menti ehe faeevano parte deI detto Pulpito, rintraeeiatj 
dal medesimo in diverse loealitä di Pisa e spec!al
mente nel Camposanto (Vedi pag. 84). 

PISA - (CONTORNI). 

Calei (Pieve di). 
Fonte Batte~iJuale di marmo, antiehissimo, e ehe 

deve aver servito ad ,amministrare il detto Saera
mento per immersione. E formato d' un' !\mpia vasea 
quadrata, eon la faeeia prineipale decorata da. eo-
lonne eon arehi intagliati formanti tante nieehie, 
nelle quali vi sono altrettante simboliehe figure. Nel 
eentro sorge sopra un piedistaUo una tazza, ehe ser
vir doveva per eonservarvi l' aequa e la qnale e eo
perta da eoperehio piramidale. 

Torrente Znmbra e Ponte Vecehio, presso il CoUe 
di Calei. 
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PARTE PRIMA. 

(seguej PISA - (CONTORNI). 

Caseine (RR.) di San Rossore (Vedi nostro Catalogo 1873, 
. pag. 54 e 55). 

Certosa. - Questa fabbriea, ehe pul> quasi assomigliarsi ad 
una residenza regia piuttosto ehe a un Monastero 
di eenobiti, trovasi co11oeata ne11a va11ecola, detta un 
tempo Valle-buia e ora meo-lio Valle-gl'aziosa, nel 
Popolo di San Miehele a C~ci, dioeesi e provincia 
di Pisa, daHa eui eitta e dis tante circa chilometri 10 
a levRute. Anche questa Certosa deve la sua origiue 
alla pieta di un Pisano oriundo di Armenia, il guale 
con testameuto dei 16 marzo 1366 destino le proprie 
ricehezze per la sua fondazione; si accrebbe in se
guito per le rieche dill1azioni suceessive. La Chiesa, 
con la sua vaga faceiata eseRuita con disegno del
I' architetto Carlo Zola (1770], si eleva su di una 
bella sealinata marmorea a due branche, ed e fian
cheggiata da due ali di fabbricato ehe simmetrica
mente costruitc contengono il vastissimo Monastero 
chi uso a destra da un gran loggiato a due ordini . 

. L' ampio Chiostro, eontornato da un peristilio 
di marmi bianchi venati, e fianeheggiato da isolate 
celle. 

Chiesa di San Pietro a grado. - Vuolsi d' acereditati 
tori ehe i vi stabilisse gia un altare I' apostolo 
tro nel suo venire d' Antiochia in Italia, I' 
o 45, e ehe i primi Cristiaui vi erigessero tosto 
Chiesa, consacrata poi dei pontefice San Clemente . 
sulle roviue di questa fu quindi edificata I' attuale 
fabbrica, ehe · vien creduta dei seeolo XI. Venne 
nel 1630 e 1791 eseguito di versi restauri. 

PRATO - (PROVINCIA DI FIRENZE).' 

Cattedl'~le,' vista per intiero eon la Facciata e Campanile.-
. E di varia architettura, secondo i tempi nei 

ne furono costruite le piu notabili parti. La 
dazieue e ignota, viene rammentata nel X 
aceresciuta nel 1312 con disegno di Giovanni 
sano. La Facciata e fatta dal 1365 al 1457. 

La Facciata, ehe venne architettata secondo 
ragioni dell' arte, in maniera da fare accordo col 
sto dei tempio, . dal 1365 al 1457. 

Porta principale, nella medesima, con una 
neUa in terracotta, opera superba di Andrea 
Robbia. 

, Calendario Pratese, Memorie e Studi di cose patrie. Anni 1846·51 
- Nuovo Calendario Pralese, Memorie e Studi di eose patrie. Anni 

s DeUa Ohiesa Cattedrale di Prato, Descrizione corredata. di n 
storiche e di documenti inediti. Prato, tip. Fratßlli Giachetti, 1846. 
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(8egue) PRATO - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

Cnlteth'ale (8egu.). 

La Madonna col Bambino Gesil ed i Santi Ste· 
fano c Lorenzo titolari della Chiesa, eircondati da 
vacra corona di Serafini. Bassorilievo nena lunetta 
deHa porta retro descritta, in terra invetriata di 
Andrea D ella Robbiet, ed avente la data 1489. 

Il Pulpito all'esterno, sull'angolo' di,detta Fac
ciata, riprodotto eol suo baldaeehino. E ornato da 
bassorilievi seolpiti .da Donatello di Niccolo e da 
JJifichele di Bartolommeo suo allievo (1434). 

Lo stesso PnIplto, riprodotto senza il baldae
chino e da pUllti differenti . 

Gruppi di Putti danzanti, . ehe ornano la fascia 
dei detto Pulpito. 

Capitello in brollzo, di UII ordine capriecioso, 
ma elegante, sopra il pilast1'o ehe sorregge il detto 
Pulpito. 

Il flnnco deHa Cattedrale, volto a mezzogiorno, 
ehe presenta i modi dello stile romano dei tempi 
dena decadenza, rivestito nel XIV seeol0 in aleune 
parti di pietm calearia e marmi verdi. 

Le due Porte, nena detta fiancata. 

Terza Porta, dallo stesso lato, ma n.el Campa
nile, detta la PQ1·ticciola. 

L' Interno, i cui arehi della navata centrale, da 
noi riprodotta, sono sorretti da colonne di ma1'mo 
ne1'o eonnesse. QuestQ. veduta presenta un gradevole 
effetto scenografico all' osse1'vato1'e per quel progres
si vo eleva1'si dei piano, prima verso la meta di sua 
lunghezza, quindi nella croce all' impostatura dei 
Presbite1'io e finalmente an' Altare maggiore ch' e 
piantato non meno di metri 2 '/. superiormente al 
livello della Porta principale, e cio per mezzo di tre 
diverse gradinate elie ne 1'end(lDO pittorico il prospetto. 

Pulpito nel detto Interno, singolarissimo per 
eleganza e leggerezza, di forma eireola1'e, ed a guisa 
di ealiee sta inserito nel suo imbasamento. A. Ros
sellino e Mino da Fiesoie ne fnrono gli scultori. 

Imbasainento deI detto Pulpito, ossia zoccolo, 
con sopm Sfingi, ehe dal plinto ehe 'So1'reggono sul 
loro eapo sorge una base a guattro facce ehe ter
mina con un cilindro a guisa di collo, e sul cui im
basamento sta come inserito nel suo pernio il Pul
pito suddetto. 



96 

. NB. - La spiegazione della. segnente 
nomenclatura, prezzo e g randezza, vedi 
pag. 10. 

ä 
" :9 .. 

PARTE PRIMA. 

(8ey"') PRATO - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

()attcdl'nlc (8ey"e) . 

La Vcrgine clle nella sua Assunzi.o.ne cOI~segna la 
sua cintola a San Tommaso. Bassonhevo dl A. Ros
sellino, uel l'etl'o descl'itto Pulpito. 

Santo Stefano dispntante nella Sinagoga e sua 
lapidazione, come SOprcl. 

. Esequie di Santo Stefano, come sopra. 
Danclletto 0 l<'estino ili El'ode e danza delln flglia 

di Erodiade. Bassorilievo di Mino da Fiesole, nel 
detto Pulpito. 

Decollazione di San Giovanni Battista e prcsen
tazione deHa testa deI medesimo ad Erodiade, 
Gome sopl·a. 

Un Capitello di nna delle colonrre della Oappella 
principale, ossia 001'0, esesuito con molta diligenza 
e capriccio; sul principio deI XIV secolo. 

. Crocifisso in bl'OIlZO, grande p!~ deI naturale? e 
di ben scelte e veramente venerabül forme, esegUlto 
da Ferclinando l 'acca, in detta Oappella. 

Sellolcro di Filippo Ingllimmi, morto nel 1480. 
Trovasi nella Cappella di San Girolamo, ed edella 
Scuolci di Simone frateHo di Donatello. 

Due Angioletti in bronzo, che stanno ai lati del
I' altare neHa Cappella deI Sacramento, e yeugono 
attl'ibuiti a Ferdinando Tacca. 

La: Madonna col Bambino Gesii. in collo, detta 
la Madonua deI Sacro Cingol0, scolpita da Giovcvnni 
Pisano ed esistente neHa CappeHa deI Sacro . Oingolo. 

1 

Gratieolato 0 Cancello in bronzo, attorno aHa 
detta OaEpeHa, eseguito da Tornllnaso di Ba1'tolom
meo da Fi1'enze, da B1'1l1lo di SeI' Letpo e da Pa
sqitino di Matteo da .fII~ntep.itlciq.no, dal.1438. al 1464 
col concorso e conslgh deI pm celebn ·artJstl del
I' epoca. 

Fregio clle oma il detto Graticolato. 

Freglo ai lati e parte deI Graticolato sudlletto. 

'J'abel'llacol0 con la Madonna se'duta a,'ente i1 
Balnbiuo Gesii. sulle ginoccllia, detta la Madonna 
dell' Uliyo. Gruppo eseguito in terracotta. Xel dos
sale deI medesimo evvi la Pietii con la Vel'gille .e 
San Gioyanni, bassorilie,o in .marmo .. Q~est: aIIlml
rabile opera venne esegUlta da:1 tre fratelll G-mlwnol 
Giovanni e Benedetto aa Mawno nel 14~(\ com.e SI 

rileva da un' iscrizione apposta nella fasCla mfel'lore 
deI dossale. 
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(sey"e) PRATO - (PROVINCIA .DI FIREN~E) . 

()uttcdl'ulc (.egne) . •. 

detta Ia Madonna dell' Uliyo. riprodotti dal re-
Mal10nna col Bambino Gesii., 1 Separataniente 

La Pietii con la Madonna e tro descritto Ta-
San Giovanni. . bernacolo. 

Una pila dell' Acqua santa. Opera deI XVII secolo . 

La Vergine salendo al ciel0 \ 
consegna a San Tommaso la sua 
cintura. 

Deposizione delle sacre Spoglie 
della Vergille, circondata dagli 
Ällostoli e dalla presenza deI Re
dentol'e. 

San Tommaso che eonsegna Ja 
sacm Cintura ad uno ignoto alla 
Stol'ia • 

Incol'onazione della Vergine. 

Avanzi dell'an
tica Ara desti
nata nn tempo 
a custodia della 
sacra Ointola , 
bassorilievi di 
G-iovanniPisa
no nella Sag re
stia.' 

11 Bambino Gesii. in piedi in atto di benedire ed 
avente nella sinistra la co1'ona di Spine ed i chiodi 
della Passione. Scultura in marmo attl'ibuita a Desi
del'io da Settignano. 

Chiesa di San Francesco. 
La Facciata. Questa Ohiesa, la cui fondazione 

rimonta al 1212, venne l'idotta come al presente 
nel 1400 circa. 

Tabernacol0 delI' Olio Santo, attribnito ad An
tonio da Srtn G-allo. 
. Lapide sepolcrale dl Francesco di Marco Datini, 
con in bassorilievo la figura giacente deI medesimo, 
opera. deI 1410. 
. Ul'na sepolemle di Gemignano Ingllirami, pro
posto di Prato, e giureconsulto distinto, morto il 
24 luglio 1460. E sovrapposta alla detta urna la 
statua marmorea di lui giacente ed estinto, scolpita 
da Desidel'io da Settignamo. 

Chiesa di Santa Maria delle Carceri. 
i/lntel'llo. Fu 11el 1485 che dopo nlolte discus

sioni si decise la preferenza deI modello di G-i~!liano 
da San G-allo per l' esecuzione di questa Ohiesa, e 
nel maggio deli' anno seguente 1486 vi si pose mano 
ad edificarla. L' Illtel'llo, perfettamente finito di squi
sita eleganza, ha 1ft forma di croce O'reca, e devesi 
alla semplicitit deI suo stile, alla vaghezza e sobrieta 
dei suoi ornamenti, a quella schietta e decisa forma 
di modinature e di sagome, se sempre nnovo e il 
piacere dell' intelligente osservatore nel l'imirarlo. 

I 11 Baldanzi (pag. 25) diee ehe NiccoliJ di ceceo dei Mereia e i1 SUO 

figliuolo Sano, scultori e architetti senesi (VA SARI, ediz. Sansoni, vol . ~, 
pag. 318), scolpirono il Pergamo di marmo della Cappella della Gintola 
nella Cattedrale di Prato (1354-1359). 
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PARTE PRIMA. 

(8e9."') 'PRATO - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

(:hieSll lIi Sonta Mari" fielle Clu'cel'i (8egne). 

. Frontespizio, trabeazlone e cornlce di nna Porta, 
neU' Interno retro descritt,o. 

Dettaglio deI cornlcione nell' Inte.rno~ ricco c01I!e. 
conveuivasi di architettonici ornament! e da un freglO 
di terra invetriata· sopra fondo azzurro, decorato 
di festoui e caudelabri di giusto rilievo, eseguito 
da Andrea Della Robbia 

San Ma1'co Evangelista. ) Quattro medaglioni 
San ]\Iatteo » ( postinegli spazi laseiat! 

) 
daUe eurve degh archl 

San Lnca .. deI detto Interno, ese-
San Giovanni,. guiti in terra invetriata 

da Andl'ea Della Robbia. 
Altare in ma1'mo, eui Baldo Magini, uno dei piu 

operosi benefattori de11a sua patria, feee eseg~lire 
nel 1513 da Antonio da San Gallo. Ha un dlplllto 
di A. Marini posto nel 1847 in sostituzione di aItro 
del Soggi, ridotto in istato da dis~ire. aUa sa~tita 
deI luocro. N el mezzo de11a parte lIlferlOre eVVI un 
Tahern~eolo, ove vien custodita la .miracolosa l\Ja
donna, per Ia quale "enne costruito questo tempio. 

Una lIIensola l ehe deeorano i Seggi 0 Stalli deI 
Candelabre j ~piecolo Ooro, opera forse de110 

stesso San Gallo, pur valentissimo nei lavori 
. di tarsia e d' intaglio; se pure ?on dehbono 
attribuirsi, come qualcuno assensce, ad A n
tonio Barile Senese. 

Chiesa di San Niccolo da Tolentino. 
La Porta d' ingresso la cui beUa architettura e 

de11a Scuola 2Jisana. Ha neUa Iunetta. un affresco 
di Giovanni da Milwno, rappresentante la Madonna 
eoi Bambino Gesu eon ai lati San Niceolo e San 
Domenieo. 

Un Lavabo nella Sagrestia, in terra invetriata 
deUa Scuola dei Della Robbia. b rinehiuso in una 
nieehia eon ornati e rabeschi, in bassorilievo, ne11e 
.candelabre dei pilastri ehe sorreggono l' areo, !leI 
quale evvi una luuetta con la Madonna e Il Bamblll~ 
adorato da due Augeli. Sopra. d~tto areo due. Pu}t~ 
sorrecrgono due grandl festom dl frutte e ~Ol'l. Nel 
pilast~i vi si Iegge: Averarclus Alarnanm de Sal- . 
viatis, (ieri fecit-anno 1520. 

Il Presepio eon la Vergine e il P~eeu1'so1'e ehe 
ndo1'nno il Bambino Gesil. Tondo 1Il terracotta 
de11a Scuola -dei Della Robbia e posto nel Cortile 
deI Monastero. Questa composi~ione. e e~.nale a~ tondo 
da noi riprodotto aU' Aeeademla dl Belle Art! dl F,-
1'enze, . ed avente il N. 1904. 

Fonte sulla Piazza deI Comune, dov' e nn leggiadro Putto, 
volgarmente ehiamato Bacchino, perehe ~ireondato 
da ' grappoIi d' uva in atto di spremerIa, sIede sopra 

VEDUTE, STATUE, BASSORILIEVI, EC. 99 

(Bey"e) PRATO - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

' Fonle sulJa Piazza dei tJo';'une (Beg"e). 

una sempliee base di marmo, al di sotto deUa qllale 
e una tazza, ehe rieeve 1e aeque nseonti dai grappoli 
de11' uva e daUa boeea deI Putto, le quali poi si ri
versano dai quattro punti de,lla tazza medesima in 
una vasea dodecagona di pietra. Si il Putto ehe 
l' imbasamento ehe sorregge Ia tazza sono di bronzo 
ed eseguite da Ferdinando Tacca fra il1659 e i11665. 

Putto in b1'onzo, vo1garmente ehiamato Bacchino, 
neUa Fonte suddetta. 

O1'ntorio di Sant' Antonlo detto deI Ferro. 
Lunetta in terra invetriata, sopra Ia porta d' in~ 

Cfresso, eon Sant' Antonio e due Angell contornati 
aa una ghirlanda di fiori e frutti. Opera dei Della 
Robbia. 

O1'nto1'io di San Lodovico ora MadOnna deI Buon Consiglio. 
Lunetta in terra invetriata, sopra la porta d' in

gresso, eon San Lodovico da Tolosa e due AngeH. 
Lavoro dei Della Robbia. 

La Jladonna seduta col Bambino Gesil In collo, 
ed ai lati i Santi Lodovico, Cateriua, Maria, JIad
dalena e Girolamo. Bassorilievo in terra invetriata 
di Anclrea Della Robbia. 

Santa Maria Maddalena nel dese1'to. j Basso
San Francesco ehe riceve le Stimate. rilievi in 
L' Annunzlazione della Ve1'gllle. terra in-

vetriata di Anc/r'ea Della Robbia, e form anti 
il gradino deI suddetto quadro. 

Sau Crispillo. 1 Due statue in terra invetriata 
Sau C1'lsplniano. j dei Della Robbia. 

Palazzo Pretorio ora dei Tribunali. - Congetturando col 
Baldanzi, "enne eostruito da Panfollia Dagomari, e 
dipoi aequistato dal Freseobaldi (1284); fini eol dive
ni re eosa ]:lUbbliea. Subi diversi restauri e eambia~ 
menti, per cui oggi si presenta tutto diverso da qnello 
ehe era. Nonostante cio, si vede faeilmente ehe es so 
venne eseguito in due epoche diverse, e er.e all' esterno 
presenta una grandiosita e severita degna dei tempi 
in cui fu innalzato, e de11' uso eui fu fatto servire. 

RAVENNA - (E I SUOI DINTORNI)! 

Aeeademia di Belle Arti. 
Capitello bizantino, stupendamente lavorato e gia 

appartenente aUa Chiesa d, San Micheie in Afrieisco. 

t CORRADO RICCI, Ravenna e i 8uoi Dintorni. AntoniQ e Gio. David 
editmi, 1878. 

GASPA.RE RIBUFFI, Gttida di Ravenna. Ti{lografia Nazionale di E .. La
vagn&, 1877. 
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&ccademia di Belle &rU (8egue) . 

. Endimi.one ad~ormentato 001 sno ·cane. Gruppo 
III gesso dl Antomo Oanova, dono dei eardinale Ago
stino Rivarola. 

Gnidal'ello Gui<larelli, eavaliere dei seeolo XV. 
Statua gia?ente, in marm<? bianeo, giudieata per 
opera d! GiacomeUo Baldtnt, valente seultore raven
nate. 11 Fiancll'ini inveee la cliee cli Tullio Lomba1'di 
figlio di Pietro. ' 

. Id., la sola testa. 

Dasilica di Sant' Apollinare in Classe, con la sua Torre 0 
~am}lanile. ;Fu. eretta, sulle l'lüne dei tempio di Apol
line, da (hu,ltano Argentano per ordine clell ar
eiveseoyo Ul'sieino (535-538), e eonsael'ata nel 549 
dall' al'eiveseovo Massimiano. 

L'Interno. La navata maggiore avente eolonne di 
marino g~'eeo lmezio, venate per t.raverso, eon eapi
telli e basl eormtle. N elle pareh tro,asl la serIe erono
Icgiea degli Areiveseovi di Ravenna. L' altarino cli 
marruo greeo, in mezzo alla Chiesa, eredesi eretto in 
onore della Vergine da San Massimiano. In esso stette 
il eorpo . cli Sant' Apollinare, rirostovi circa la meta 
dei seeolo VlI dall' areiveseovo Mauro, e nel 1173 
trasporta~o nell'Altare ruaggiore ehe trovasi nel Pre
sblteno, II quale ha marrui e 'bronzi dorati eseguiti 
da T01nmaso Zelingher Ravennate. Le quattt:o eolonne 
di biane? e :nero orientale ehe reggono l' attuale 
bal~acehmo 1'Ifatto nel 1723, appartenevano a quello 
antlCo eretto nell' VlII seeolo. Orna la tribuna: un 
prezioso. mosaieo dei VI seeolo, eome e pure deeorata 
III mosalCO la fronte dell' areo. (Per i mosaiei vedi 
la Parte 11, pag. 208.) 

Id., visto diagonalmente. 

Altare di Santa Felicola con sopra nn elegante 
b~ldacchino marmoreo, sostenuto .da quattru eolonne 
d! marn;? g~eeo seannell~te. a sp!ra, ehe, come leg
gesl nell IscrlZlOne sopra melsa vi, fu eretto sull' esor
dlO dei seeolo lX da un Pietro saeerdote in onore 
di Sant' Eleueadio, terzo areiveseovo di Ravenna 
(100-112). . . 

. Capitelli, uno ionieo e due eompositi, antichi, ma 
di un la voro eccelIente. 

Capitello di stile bizantino. 

Capitello, basamento e piedistallo, di stile com
posito, antico, e ehe serve per pila deli' Aequa santa. 

Urna bizantina, la prima a destra entrando. 

Urna bizantina, di San Feliee, areiveseovo della 
eitta daU' anno 706 al 723. 
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Basilie" d i Sant' A.l.ollinure in Vlusse (segue) . 

. Urna dell' arcivesco,'o Teodoro 
(677 -688), ornata di croei, viti eon 
grappoli, pavoni e ueeelli. 

Urna elle eredesi dell' areivescovo 
Giovallld V (607-613). Orna il prospetto 
della medesima un tempietto avente nelle 

. eelle eroei, palme e due eolombe ai lati 
d'un vaso. 

Urna d' ignoto, ornata di eroei, ea-
prette e palme. . 

Urna d' ignoto, eon nel prospetto 
Cristo sedente in una eattedra in mezzo 
a sei Diseepoli. 

Queste ar
ehe dimal'
mo fUl'ono 
levate dal-

. l'ardiea del
la Chiesa . 

Basilica di Sau Giovanni Evangellsta e Piazza Omouima. 
- Fu eretta da Galla I'laeidia justa pomariwm Am'e
liani circa l' anno 425, per voto fatto daUa detta 
Imperatrice in una terribile procella ehe la sorprese, 
mentre da Costantinopoli (anno 424) navigava verso 
Havenna eol figlio Valentiniano - eui era stato eeduto 
l' lmpero d' Oeeidente - e la figlia Giusta Onoria. 

Porta di stile al'chi-acuto, eretta probabilmente 
dai Padri Benedettini nel seeolo XII 0 XIII. E tutta 
adorna di bassorilievi, di eui quello ehe rileva sul
l' architrave rappresenta la Visione di Galla Placidia, 
nell' atto ehe si prostra ai piedi di San Giovanni 
Evangelista, e ehe questi fugge laseiandole nelle 
mani uno dei sandali . Intorno le altre seulture, se 
ne tocrli la Vergine e I' Angiolo ehe la saluta, varie 
sono fe opinioni dei dotti. Errano sieur amente quelli 
ehe serivono ehe delle due figure in mezzo al tri an
golo superiore, l' una rappresenti il Redentore, l' al
tm San Giovanni Evangelista. 

Dasiliea di San Vitale. - Fu eretta da Giuliano A1'gentario 
per ordine dell'arciveseovo Ecclesio (521-534), e eon
saerata nel 547 dall' areiveseovo Massimiano ... La 
Chiesa di San Vitale (serive il Bard), eomeeehe non 
appar ente nella sua primitiva integrita per esserlesi 
eon male inteso zelo voluto dar sembianza moderna, 
rimane nullameno la piu pura gloria dell' arte bizan
tina in Oeeidente.,. 

Id. , veduta postergalmente. 
Lnggetta esterna. Per questo elegante portiehetto, 

posto nella piazza di questa Chiega, entravaßi nel va
sto edifizio unito ad essa, abitato fino a questo se
eolo dai monaei di San Benedetto, ed ora tramutato 
in easen;na. 

I.' Interno della Chiesa. E di figura ottangolal'e 
diviso in due navate, di eui presentiamo parte della 
namta di mezzo, ehe fra pilastroni s innalzano 
grandi nieehie e la tri buna. lri ogni nieehia veggonsi 
tre arehi sostenuti da due eolonne eon capitelli bi
zantini, e sopra di questi una balanstrata baroeca 
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nIlsilieB di San "HaIe (8<gut). 

~~ altret~nti ar~hi e eolonne risp.onden~i alle gaire
lIe. La tllbuna e tutta adorna dl prezlOso mosaico 
deI VI secolo (Vedi Ja Parte H, pag. 209). II pavi
~en~o a.ttuaJe .de~a n&vat.a di mezzo edel Presbite
rlO e dl preZIOSl marmi e di frammenti di anti co 
mosaieo. 

L' Interno, veduto dalla loggia terrena. 
Id., d'/altrQ punto. 
CaIJitello blzantino, nella loggia inferiore. 
Id., nella loggia superiore. 
Id., nella tribuna a destra entrando. 
Id., nella tribuna a. sinistra entrando. 
Le due Cantorie nella tribuna, divise in tre ar

cl.li per ~ue ~o~on~e di m~rf!10 greeo venato, con ea
pltell! blZantlDl dl marancrl!osa bellezza. Ai lati delle 
medesime vedonsi in mo~aico i quattro Evangelisti 
eoi loro simboli. 

Capitelli bizantini, nelle dette Cantorie. 

. JI. t.r~n? di ~ettnno. Bassorilievo in marmo pa
rlO al pledl deli areo della tribuna, opera greea. 

L' A poteosi d' Angusto, a sinistra deI vestibolo 
del~a Sall"restia, due frammenti di un altorilievo bel
hsslmo, lD mal:mo par:i~. Nel mail"giore e seolpita Ja 
Dea Roma, em sta VICIDO ClaudlO, ehe impetra da 
lei la c1iviJ;J.ita a Giulio 9~sar.e, eontr.assegnato da 
una stella lD fronte; a LlVla, lD sembmnza di Giu
none, ehe ha nella mano sinistra un faneiulletto alato 
e finalmente ad AUlYusto, ehe sotto la figura di Giov~ 
tiene il man~o pied'e sopra un globo. Nell' altro fram
Plento vedesl un toro eondotto dai Saeerdoti forse 
un saerifieio ai personaggi divinizzati. ' 

Urna bizantina, illato ov' e seolpito ~ A d t 
il Rede~tore. eostre~~i r:i 
. Id ... illato ov' e seolpito Daniele fra muro deI 
I leo1\l. . ~ vesti bolo 

Id., il lato ov' e seolpito la Resur- dellaSagre-
rezione di Lazzaro. stia. . 

Capltello su d' una delle c1ue eolonne di marmo 
greeo, ehe trovansi in Sagrestia, e Je quali apparte
nevano all' Antitempio della Chiesa. 

Traforo bizantlno, di marmo 1 
greeo. Nei tre altari del-

Id. la Cappella deI 
Id. SS. Saeramento. 

ßattistero. 
L' Interno. Credesi ehe l' erezione di quest.o edi

fieio debbasi all' areiveseovo Sant' Orso in sul finire 
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deI seeolo IV, arrieehito poi di marmo e di mosaieo 
dall' al'eiveseovo Neone, non ehe dall' areiveseovo Mas
simiano. La sua forma e otta'gona, ed e internamente 
eliviso in due ordini sorretti aa trentasei colonne, le 
quali per la diversita dei diametro e dei loro eapi
telli vengono eredute avanzi di qualehe altro edIfi
eiq. Gli at·ehi sono adorni eli vaghi ornati a mosaieo. 
NeU' ordine superiore ve~go~si. dive.rsi basso;ilievi 
dl stueeo, e la eupola 0 volta e· nveshta deI pm pre
zioso mosaieo (Vedi la Parte Il, pag. 210). Nel mezzo 
dei Battistero evvi una vasea ottangolare eomposta di 
tavole di marmo greeo e c1i porfido, eol Pulpito, dove 
stava il Saeerdote mentre amnQnistrava il battesimo. 

Capitello bizuntiuo su d' una c1elle eolonne del-
I' ordine inferiore. . 

Biblioteca Comunale Classeuse. 
Sala maggiore, eselYuita eon disegno dei monaco 

eamaldolese Fausto Pe1iciotti, il quale lavoro anehe 
gli intagli in legno. 

Una pagina deI Codi.ce d' Aristofane, seeolo X, 
fol. 131 AX/'-pvo". 

Cassa, cbe coutelleva le ossa di Dante Alighieri, 
trovata in Ravenna aUi 27 maggio 1865. 

ßracciofurte (Sepolcreto di). - Ne11865, anno in eui rieor
reva il sesto Centenario deHa nascita di Dante, si 
eomineio 11. spese dei Munieipio 11. dem.olire una vee

. chili. Cappella ehe sorgeva dappresso al sepolero deI 
Poeta. Dopo breve lavoro si viele ehe tale edifizio 
altro non era ehe un vasto quadriportieo, le eui ar
eate (parte elell' ardiea di San Franeeseo, ehiuse per 
elargli aspetto di chiesuola) veg&onsi aneora per 
sano consiglio eonservate. Da una leggenda, distesa
mente narrataei dall' Agnello, di due compari ehe 
invoearono a mallevadol'e di segreto prestito bm
chium Salvatoris fortis et terribilis, 0 pel eletto di 
Geremia: Debellabo ego vos in manu extenta et in 
brachiofol·ti, quella Cappella aveva nome Braeeio
fOl'te. Nel muro posto a mezzogiorno dei detto qua
driporto, il 27 maggio 1865 fu rinvenuta una eas
setta d' abete contenente le eeneri deli' Alighieri, ivi 
riposte nel 1677 dal Padre Antonio Santi, per sot
trarle a eoloro ehe se ne volevano impadronire, sia 
per gettarle al vento, sia per possedere un eosi gran 
tesoro. 

Interno deI detto ScpoIcreto nel quale vedonsi 
tre delle diverse urne ehe nel ] ih6 vennero da cli
yerse piazzette e ehiese qui trasportate. Famosa e fra 
queste quella trasferita aalla Piazza di San Giovanni 
Battist.a per esservi stato sepolto Pier Traversari. 

Callale Naviglio 0 Corsini. - Per essere diventato inutile il 
veeehio Porto Candial1o, a eagione della diversione 
seguita dai due fiumi uniti Roneo e Montone, venne 
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Vanale rwü"iglio 0 Vo .. s ini (segue) . . 

nell' anno 1737 aperto questo Canale a eomodo di 
una ~IU splendida navigazi0ll:e. In progresso di tempo 
fu Plu volte allargato, especlaImente in questi liltimi 
tempI. fu reso eapaee a rieevere barehe di portata 
ma~g~Ol'e a vela e a vapore, e sonovi state eostrutte 
fabbrIChe atte ad agevolare il eommereio e ad al
tro uso. 

111., da altro puuto. 
Casa giii (lei Polcntani, nella quale e tradizione ehe naeque 

Franeesea da Rimini. . 
C!liilsa lli Sant' Allollinarc Nuovo. - Fu edifieata da Teodo

rieo nei primi anni deI seeolo VI. . I Veseovi ariani 
ehe uffieiarono in essa in si no all' anno 560, in eui f~ 
eonsaerata .a~ r~to eattolie? dall' arei veseo"Q A~nello, 
ebbero qmvI. Il 101'0 EpIseopio ed un Battlstero. 
~u detta ~ntICa~ente San Mw·tino in ccelo aU1'eo, 
dIpOl Sant Apolhnct1'e Nuovo' e questo avvenne sotto 
I' areiverseovo Giovanni vnI' (777-785), 0 eorn' altri 
vnole, X (~50:8,!8) . Il por.tieo .esterno, riedi~eato nel 
seeolo X'\ 1, e III parte n vestlto dl lastre dl marmo 
greeo, cd ha due eolonne dello stesso marrno. Il Cam
pamle, dl forma eireolare, e antieo. 

J} Interno. E diviso in tre navate sostenute da 
ventlq~attro eolonne di marmo greeo eon eapitelli 
blzantull. Le paretl della navata di mezzo, da noi 
r~pl'odotta, sono tutte ornate di mosaieo preO'evolis-
slmo deI seeolo VI. Il muro ehe e di fronte a~I'Altar t
maggiore e la tribnna erano pure rivestiti d ' eeeel-
lente mosalCO rumato, sotto]' areiveseovo Giovanni V 
(~13-630) . Vedesi in questa stessa navata un ambone 
dl ma~'mo gl'eeo venato, seolpito di sottili lavori. II 
Coro e moderno. F u rieostruito 0 da Ursieino Lu-
nardi nel seeolo XVI, 0 piu reeentemente da Fran-
eeseo da l\Ieldola, minore osservante, mOl'to e quivi 
sepolto nel 1732. 

Id., veduto diagonalmente. 
Callitello biz~lltino, su d' una delle eolonne di 

marmo greeo, ehA sostengono le tre navate eui e di-
visa la ehiesa. ' 

Capitello dei pilastro a sinistra entrando, di stile 
romano. ' 
. . Amb0l:lc"di manno greeo venato, seolpito di sot

hh la vor!. E sorr etto da quattro colonnette dello 
stesso marmo e da un grosso troneo di granito bigio. 

Capllella detta delle Reliquie. N el prospetto 
sonvi due pregevolissime eolonne di alabastro eoto
gnino! e0I?- eapi.telli di serpentino mirabilmente la
v.oratI, sm quah gravauo due eolonnette di verde an
tICO. Ha la bala.ush·ata formata da trafOl'i bizantini. 
Sull' Altare antieo evvi un' urnetta di greeo, eui so
stengono quattro eolonne dl porfido eon leO'O'iadri 
eapitelli. 00 
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. (}hiesa di Sant' "iJoliinare Nuo'1'O (segue) . 

Due CupitelU I dell'Altare di stile bizantüno, nella 
Id. j Oappella detta delle Reliquie. 
Dussorilievo bizantino, rappresentante nel eentro 

una eroee, eon ai lati pavoni e sotto un vaso dal 
quale sortono tralei di pampani e uva. 

Balanstrata della detta Oappella, forma:ta da due 
vaghi trafori bizantini. 

Chiesa di San Francesco. - Venne essa eostruita in onore dei 
Santi Pietro e Paolo; mA. fino dai tempi antiehi non 
fu ehiamata ehe pel norne delprimo, San Pier l\'Iag
giore. Fu ineomineiata da San Pier CrisoloO'o e eom
piuta dall' areiveseovo Neone 0 Leone (449-452) nel 
luogo, ove in etit remota sorse un Tempio eretto e 
eonsaerato a Nettuno dA. Lueio Publio Itaheo. Nel 1261 
I' areiveseovo Filippo Fontana, eon eonsenso dei Ca
noniei ehe ebbero dapprima giurisdizione in questa 
Ohiesa, la eoneesse ai Padri dell' Ordine Franeeseano. 
Da quell' anno ehiamossi dal norne di San Franeeseo, 
e venne nel 1793 rieostrutta quasi dai fondamenti, 
eosieehe deI earatte1'e antieo non rimane esterna
ment~ ehe Ia Torre quadrata. 

.- Lapide sepolcrale, eli manno d' Istria, a destra 
della pOl'ta maggiore, nella quale e seolpita ]' imma
gine dei Padre .I<;nrieo Alfieri, generale dell' Ordine 
di San Fl'aneeseo, morto nel 1405. 

Lapide sellolcrale, di marmo 1'osso di Verona, a 
sinistra flella detta pOl'ta, eon ]' effigie di Ostasio IV 
da Polenta, morto nel 1396. ' . 

. . Urna di marmo greeo deI seeolo IV, eon nel pro
spetto eolloeate, in einque nieehie sostenute da eo.
lonne, guattro figure di Apostoli e quella deI Reden
tore. Il eoperehio e seolpito a tegole eon teste di 
leone. 

Pilastri con callitelli compositi e cornicione, 
nella seeonda Oappella deUa navata destra, ornamen
tati da fregio a bassorilievo, eapo d' opera deli' ar
chitetto e seultore Piet1'o Lombct1'di. 

Urna di stile greco-1'omano, fi~l}rata eome Ja gre
eedente, ed ai eui piedi e ineiso: liIC JACET C R
PUS : D : LIBERIl: ARCI-lIEP. Quest' Urna serve 
di mensa all' altare nella OappeUa di fronte della na
vata, a destl'a ent.rando. 

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, veduta postergalmente. -
Di origine ignota. D' aleune memorie si trova ehe 
esisteva nel seeolo VI dedieata in allora a San Mar
tino. Di antieo ha solo la Torre, ehe serve da eam
panile per meta di forma quadrata, e la rimanente 
eireolare. 

Ambone antico, di marmo greeo Ia parte ante
riore. NeUa sommitit delle due strisee eon iserizione 
vi sono seolpite l' effigie dei Santi Giovanni e Paolo, 
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Cbiesa dei Santi Giovonni C Paolo ( .. egue). 

eon sopra i 101'0 nomi. Nel dmanente 'deli' Ambone, 
entro pieeoli quadri, vi si trovano seolpiti deipesci, 
dei volatili e dei quadrupedi indieanti i fedeli. Opera 
deli' anno 597 fatt.a eseguire da Acleoclato primieerio 
degli Stratori di Romano Esarea. 

Nd. - La. spiegazione della. seguente 
nomenclatura., prazzo e grandezza, vedi 

10. 

Chiesa di Santa Mal'ia in Porto Fuori. - Fu ineomineiata 
neli' anno 1096 per voto fatto alla Vergine da Pier 
deCfli Onesti detto il P eccatoTe, in una furiosa t em- I 
pe~ta cli mare. La Tone quadrangolare vi eil da molti _ _ 
erecluta I' avanzo di un antico faro. L' ipotesi d' al-
euuo ehe potesse essere quello ehe rieorda Plinio, 
viene esclusa ~eclenclosi,giil. demolito nel secolo XV, 
co me serive 10 Spreti, E piuttosto cla suppone ehe 
questa Torre fosse edifieata allorquando l' altra si 
rese inutile, avendo il Canale eangiata direzione. 

Ul'ua bizantilla, sulla quale sono seoll?ite einque 
figure rappresentanti il Redentore eon al lati Apo
stoli 0 Santi. Sotto detta Urna un' iserizione ram
menta ehe ivi trovasi sepoIto Pietro degIi Onesti, 
morto nel 1119. 

Chiesa Metl'OJl0litimR veduta postergalmente. - Ebbe ori
Cfine neUo seoreio dei seeolo 1 Y per opera dell' arei v. 
§anf Orso (379-396), ehe la eonsaero alla Santa Hesur
rezione e volle ehe dal suo norne fosse cletta Ut·siana. 
Riclotta I' antiea Chiesa a eattivo stato, l' areive
seovo F arsetti nel1734 ne eommise la rieclifieazione 
al eav. B 2!Onamici, e dall' areiveseovo Guiceioli fu 
eondotta a t ermine e eonsacrata nel 1749, eol titolo 
primiti vo. Finalmente I' areiveseovo Cantoni nel177 4 
ordino a11' arehitetto Pistocchi di eostruire I' ardita ed 
eleO'ante Cupola ovale, ehe tien luoCfo dell' ottango
lar% erettavi prima clal B uonamici. If Campanile, ro
tondo ed isolato, e, eome tutti gli altri monumenti, 
eos'truito eon materiali di diverse dimension i e quindi 
posteriOl'mente al tempio. Comprende questa veduta 
anehe il ßattistero di forma ottangoIare e ehe ere
desi eretto esso pure dal!' areiveseovo Sant' Orso. 

Croce staziona}e di lamina d' argento detta cli 
Sant' Afnello, a destra dell'"A.ltar mas-giore; la parte 
ove, ne eireolo ehe vi e in mezzo, riJeva la Ver~ine 
in ' pregh"iera e nei braeei venti immagini eon I au-

. reola. 

Urna di San ßal'baziano. l Entro due nieehioni 
Urna di San Rinaldo. } nella CapJlella della 

Madonna. Queste due bellissime lJrne antiehe 
sono di marmo greeo, ed hanno intorno seol
piti varii ornamenti e figure, a tutto rilievo. 

. Ämbone antieo, i eui avanzi eonsistono .i~ du.~ 
etrandi nezzi di marmo greeo, eon sopra seolpltl varll 
~imboli religiosi, eome pesci, eolombe, cervi, pavoni, 
agnelli, ce. 

(.egue) RAVENNA ~ (E I SUOI DINTORNI). 

CJbiesa lUctropolitana (.e9"e). 

Trono pastorale, eonoseiuto eol norne di CATTE
DRA D1 S~x i\1ASSIMIANO (546-556), pel monogramma 
ehe vi e in fronte i~terpretato dal Baeehini: Maxi
mianus Episcopus. E format? di ~avole cl' .avorio. I~
vorate .a bassoriJievo. Ha dlllanz1 San GlOvanlll 111 

mezzo ai quattro Evangelisti. NeUe tre tavolette ri
maste dei dOl'so sono rappresentati fatti della Vita 
di Uristo. Molti vaghi ornamenti rieorrono intorno 
la Uattedra. 

Giuseppe posto nella eisterna dai 
fratelli; Gmseppe venduto ai Mereant.i 
IsmaeIiti; I fratelli di Giuseppe reeano 
al padre Ia veste dei medesimo tinta 
clel sangue di. un eap~·etto. 

Giuseppe eonqotto in Egitto viene 
venduto a Putifar; Castitil. di Giuseppe, 
per 10 ehe aeeusato, viene eondottp in 
eareere. 

Sogno cli Faraone; Giuseppe si seo
pre ai suoi fra tell i. 

Giu.s~ppe spiega i so.gni ,di raraone, 
per cU! e I?roclamato V!Cere d Egltto; 

. I fratelli d1 Giusepre portatisi in Egitto 
per proeurarsi d~ grano; I medesimi 
presentati a Giuseppe. 

Dieei qua
dretti in 
bassorilievo 

. deeoranti i 
fianehi del
la Cattedra 
suddetta. 

Porta stendardo di bronzo, opera dei seeolo XVI, 
deeorato di finissimi ornati, eon maseheroni, ehimere 
e putti. 

Cliiesa di San Romnaldo in Classe. 
Traforo bizautiuo, neUa parte posteriore dell'AI-

tar maggiore. . 

Una porta.; Q;este quattro Porte trov.ansi. n~1 
Due porte. primo' ChlOstro ed hanno allah PI
Una porta. lastrini di. marmo, eeeellentemente 

seolpiti di ornamentl !lei seeolo XVI. 
Secoudo Chiostro, eon eolonne di sasso d' Istria, 

ed in mezzo un' elegante eisterna: fu arehitettato da 
Giulio MOTelli. 

Porta deI Refettorio, in legno e vagamente in
tagliata. 

Chiesa dello Spirito Sauto ebiamata antieamente Sau Teo· 
doro. 

Capitello bizantino, sopra una delle eolonne delle 
tre navate. 

. Ambone Ilntlco, eou se101.Iture di stile bizantino a 
sinistra entrando in ebiesa. 

Colonna de' Francesi. - E di forma quadrangolare eon so
pra seolpiti elegan~issimi ornati in bassoriIieyo ed 
otto iserizioni. Fu IIInalzata nel 1557 dal presldente 
di Romagna, Pier Donato Cesi, sulla riva dei fiume 
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Cohmna de' Franeesi (segue). 

Ronco rimpetto al luogo, ove l' 11 aprile 1512 segui 
la sanguinosissima battaglia, detta cli Ravenna, fra 
gli eserciti uniti di Giulio II e di Ferdinando di 
Spagna, contro le truppe di Alfo,nso duca di Fer
rara e quelle di Lodovico XII di Francia, condotte 
da Gastone di Fois che vi lascio la vita. 

Dopo la battaglia, quasi ventimila morti copri
vano il terreno. L' Ariosto scriveva: 

c 10 venni dove 1e campagne rosse 
Er.n deI sangn. barbaro e I.tino, 
ehe tiara stella dianzi a furor masse; 

E vieH un morto a11' altro si vicino , 
ehe, senz!l. premer }or, quasi il terreno 
A malte miglin. Don dava il cammino. » 

Confraternita di Santa Giustina. 
Urna gentile di marmo pario, sulla quale a bas

sorilievo so no scolpiti due Genii sostenenti un festone 
di frondi ' e due aquile - sotto le anse - una delle 
quali fra un arco e due dardi. Questo vaso pei sim
boli ehe porta e giudicato da alcuni inserviente alle 
purificazioni nunziali de' Gentili, tolto farse dal tempio 
di Giove in Cesarea, da alti-i, un' urna cineraria. 
Fu posto su d' un capitello antico di stile composito 
e qui recentemente trasferito dal Battistero. 

Mausoleo di Galla Placidla. - Eretto da questa Imperatrice 
verso la meta deI secolo V, accio servisse a sepolcro 
di se e sua famiglia. Fu dopo la morte della mede
sima ehe questo prezioso sacello venne dedicato ai 
Santi Nazario e Celso. Nei .secoli XV, XVI e XVII 
10 troviamo inoltre chiamato col nome dei Santi Ger
vasio e Protasio. 

L' In terno di questo ' Mausoleo ha la forma di 
croce. Le volte dei quattro bracci; le lunette da 
quelle formate nei mUrI estern i e la cupola quadran
~olare ehe sorge in mezzo al sacello, sono coperte 
Cli bellissimo mosaico (Vedi la Parte II, pag. 213). 
Sotto la cupola e posto l' altare, trasferito qui da 
San Vitale in principio dello scorso secolo, ~ormato 
da quattro lastre di marmo. Dietro a questo altare 
evvi una grande urna sepolcrale,dove fu. sepolta 
GaHa Placidia nel 450, anno di sua morte. 

Urna nel braceio <;>rizzontale a c1estra l In queste 
entrando. due Urne ' 

Urna, idem a sinistra. • di marmo 
. greco, ornamentate, supponesi ehe venissero 

rinehiusi Onorio e Costanzo, ossia il frateHo 
ed il marito di Galla Placidia. 

Mansoleo di Teodorico (0 Rotonda), fatto erigere ~allo stesso 
Teodorico sull' esordio deI secolo VI. - E costrutto 
di tanti pezzi di riquadrati di caleare ippuritieo, e 
diviso in due ordini. L' inferiore di figura ·decagona 
ha negli angoli massieei pilastri, sostenendo archi 
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(segue) RAVENNA - CE I SUOI DINTORNI). 

11Ia .. 801eo di Teodorico {8eg ue}. 

robustissimi, perchiJ formati da undici cunei dentati 
in modo da sorreggersi a vicenda. L' ordine supe
riore, cui si accede per due seale costruite nel 1780, 
e di figura circolare. Sopra una fascia adorna di un 
fregio ehe ricorda 10 stile gotico, posa una mirabile 
eupola formata di un sol pezzo di calcare ippuritico. 

Id., veduto da tergo. 

Museo di Classe. 
Frammenti di ornamenti bizantini, fra i quali 

tre pezzi d' oro sottilmente intarsiati di granate, i 
quali sono brevi ruderi di nna corazza rinvenuta du
rante gli scavi deHa Darsena (1854), e spezzata da 
tristi operai ehe se la partirono. Intorno al suo antico 
possessore sorsero varie ipotesi; chi la disse di Odoa
cre, chi di un guerriero deHa F'amiglia Polentani, e 
chi, piu ragionevolmente, di Teodorico. 

Coperta di un Evangelario, con bassorilievi in 
avorio rappresentanti fatti deI Nuovo Testamento, 
opera deI secolo V. 

Tabernacolo in legno con bassorilievi rappre
sentanti la Vita e i miracoh c1i Gesu Cristo, opera deI 
Xli secolo. 

Nascita e Passione di Gesu. Cristo, copertina di 
un libro in bassorilievo d' a vorio deI xur secolo. 

Cristo sedente in un ovato sostenuto da Angioli ' 
e Traslazione deI corpo della Vergine, copertina di 
un libro, bassorilievo in avorio c1i stile bizcuntino. 

TaberllllColo con la Vergine e n Bambino GesR 
nel centro, e storie relative negli sportelli, sotto una 
Giostra, bassorilievi in avorio antichi. 

11 Redentore ed llll AngioIo, in due tondi con 
ornati, copertina di un libro, in bassorilievo di stile 
bizantino. 

Un Ornato orientale (J(l i quattro Evangelisti, 
bassorilievi in avorio bizantini. 

Un Pastorale,in avo1'io deI 1100 c un Pastorale 
in rame smaltato, con in eima un roeco, 0 una torre, 
opera dei secoli di mezzo. 

Palazzo Municipale e parte delIa Piazza Maggiore 0 v~tto. 
rio Emauuele. -ll Palazzo deI Gomune venne I"ledl
ficato nel 1681. 11 portico attiguo e sostenuto da co
lonne di granito, con capitelli di , stile greco-l'omano 
decadente, e ehe credesi avanzi deHa Basilica di Er
cole, 0 luogo di, ri~rovo ai. mercanti. Nel 1483 ven
nero dai Venezlam fatte mnalzare neHa PIazza le 
due colon ne di granito poste sopra s:radinate circo
lari ornate di bassorilievi, in' una delle quali evvi.la 
statua di Sant' Apollinare di Lombarcli Pietro, e nel
l' altra San Vitale di Clemente Molli, statuario deI 
Re di Polonia. 

s 
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Palazzo di Teodorieo (Avanzi deI). - Di questo ampio e 
rieeo eclifizio eostrutto e non abit.ato cla Teoclonco II 
re d' Italia, forse prevenuto dalla morte .... 0 altro, 
non rimane ehe un muro ornato nella parte supe
riore da otto eolonnette cli marmo bianeo sottoposte 
ad arehi ineguali, e nella inferiore di tre areate, due 
delle quali sono state ehiuse e quella di mezzo serve 
d' ingresso alla fabbriea statavi eostrutta posterior
mente. A clestl'a dell' osservatore veclesi eostretta al 
muro una vasea di porfido, nella eui faeeia e seol
pi ta una testa di leone e due anelli. Belisario, i Lon
gobardi, e prineipalmente Garlo lVI:agno, furono quelli 
ehe spogliarono questo Palazzo cli tutte le sue rie
ehezze artistiehe, reeanclogli immensi clanni, L' igno
ranza e la barbarie clei seeoli ehe vennero clopo ne 
clistrussero il rimanente. 

Id., eol Corso Garibaldi. 

Panorama della Citt:l
i 

visto cla Santa lVI:aria in Porto. - Que
sta eittit clell' talia eentrale, eapitale clella Provineia 
omonima sul Montone, venne fondata, seeonclo Stra
bone, clai Tessali, ma non aequisto importanza ehe 
quando eadde, in pot61'e dei Romani I' anno 234 avanti 
Gesu Gristo. E eireondata cla rieehi bastioni, ed e no
tevole pei monumenti e rucleri d' antiehita ehe eon
serva. 

Piazza llIaggiore 0 Vittorio Emannele. 

_
_ ; Due Capitelli, di stile gr-eco-1'ornano deeaclente, 

Bulle eolonne dei Portieo attiguo al Palazzo gover
nativo. 

Piazza della Stazione. 

Pineta. 

llIonmnento a Lnigi Carl0 Farini, inaugurato il 
9 giugno 1878. La statua, seolpita clall' esimio ar
tista ravennate eomm. Enr-ico Pazzi, ritrae il eele
bre Dittator dell' Emilia nell' atto ehe, sdecrnoso, 
stringe eouvulsamente fra le mani il Trattato 'ai Vil
lafranea. 

Diverse vedute diquesto famoso Boseo, la parte 
detta .. Pineta di San Vitale,. presso la Oasa nuova. 
Questa nobilissima Selva di pi ni ecl altre piante 
e molto antiea d' origine, una delle piu rinomate in 
Italia, ecl alcuni la eredono piantata dai primi abi
tatori clella eitta. 

DI verse ndnte, come sopra, presso la Bassa deI 
Pirottolo. 

Una Capanna. Sul muro ehe forma la faeeiata 
alla medesima, una lapide marmorea rieorda: «Que
sta saera eapanna - ehe nel 1849 tolse alla strage -
degli erodiani austriaei e cli Roma - Garibaldi libe
ratore - i battezzati italiani - onoreranno - eome 
quella - di Betlemme di Nazar et. » 
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Sepolcro 111 Dante, tempietto esterno. l Dante Alighieri 
H., monumento nell' interno .. j venne. aHa Gorte 

di Guiclo Novello da Polenta, signor di Ravenna, 
nello seoreio delI' anno 1320, e vi mori il 14 settem
b1'e 1321. Feeecrli fare Guiclo esequie solenni, e in 
un' area lapicle~ dai Frati Minori di Ravenna feee 
eustodire il suo eorpo. Nell' anno 14~3 Bernarclo 
Bembo, podesta veneto, la feee abbelllre cla Pwtro 
Lomba1'di il guale seolIJi inoltre l' immagine dei 
Poeta a rÜievo in un quaclro cli marn~o cl' Istri.a,. eir
eondato da una faseia cli marmo afneano eglzlO, a 
sua volta orlata da una eorniee cli marmo greeo. Due 
pilastri posti ai lati eli questa sorreggono un areo, 
in eui e una ghirlanda intreeeiata cli un ramoseello 
cl' allOl'o ed una di pairna, eol motto: VIRTUTI ET 
HONORL Nell' anno 1592 il cardinale Domenieo 
Corsi feee r estaurare cletto Ser0lcro a spese dei pub
blieo Erario, e finalmente ne 1780 il eardinale Va
lenti-Gonza<fa 10 rieclifieo dalle fondamenta e vi ag
giunse, eol 'aisegno ,di C(f1nillo Morigia, I' elegante 
tempietto eoperto dl eupola. 

Sepolero d' Isaeeio Esarea (p iccola ~ella posta ~1'a la Chiesa 
cl! San Vitale e la strada 0 p~azza avantt la Clnesa dt 
Santa MW'ia lJIIaggiore). 

TIrna gui portata dalla eappella Saneta Sancto-
1'!wn eli San Vitale nel seeolo XV, clel triste Isaeeio, 
ottavo esarea morto nel 641, 0 eom' alh'i vuole, 
nel 644. E di manno greeo, e nella fronte evvi espres
so in eeeellente bassorilievo I' Aclorazione de' lVI:agi. 

Torre deI Pnbhlieo, d' ignota origine, e quaclrangolare, alta 
metri 39, 47 e penclente MI' oeeaso. 

ROMA - CCAPITALE D' ITALU).' 

Anliteatro Flavio 0 Colosseo (aHa Velia), 
L' Interno eon pal·te delI' Arena seoperta me· 

diante i ' lavorl operati lino dal 1874. ' L' Arena, 
ovale, lunga 80 metri eon 46 di larghezza, aveva clue 
entrate, una a eiaseuna estremitil elell' asse, ed era 
eireondata da una eorona di gradini sostenuti da 
volte, ehe, prese insieme, misuravauo 55 metri di spes
sore di mura, eon una elevazione massima di 50 metri. 
AI primo gradino, all' estremita deli' asse minore, 
erano da una parte la Loggia della famiglia del
I' Imperatore, dall' altra quella clei Consoli; a destra 
ecl a sinistra i posti riservati ~er gli Ambaseiatori, 
i supr emi Magistrati, i Senr"ton e le Vestali; termi-

I Yedi pag. 58 a 87 della l' Appendicc cd Catalogo (18i6). 
:oJ Yedi in proporzioni piu grandi a pag. 11. 
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(scgu,) ROMA - (CAPITALE D' ITALTA). 

. ~nß(cntro Fh,,-io 0 Colossco (BegtLe). 

nava l' Anfiteatro un portieo eon ottanta eolonne di 
marmo. II tutto poteva eontenere sino a novanta
mila spettatori, 

Id., veduto dar lato sinistro. 
Äl'CO trionfale di Tito (alla Velia e Valle deI Colosseo). 

- Venne eostrutto prima della fine dei primo seeolo, 
in memoria della presa di Gerusalemme. Malgrado 
le sue dimensioni ristrette, ed un' uniea porta, la 
bellezza delle sue proporzioni e delle seulture, delle 
quali va omato, 10 rendono un modello di questo 
genere di eostruzioni. Delle otto eolonne eomposite 
ehe ne deeoravano la fn,eeiata ne mn,neano quattro, 
l' arehivolto e omato da Vittorie, e sul fregio, ove 
sfila la pompa trionfale, si nota il fiume Giordano 
personifieato e portato da due uomini. 

Il Trionfo di Tito. Vedesi Tito sopra una qua
dricra eondotta da una femmina raffigurante Roma, 
vie~e ineoronato dalht Vittoria e scortato da Sol
dati, Popolo e Senatori. Bassorilievo nell' interno del
I' Areo suddetto. 

Le Spoglie di Gerusalemme, Ia ta"ola d' 01'0, il 
eandeliere de' sette braeei, i vasi saeri, e degli Ebrei 
prigionieri. Bassorilievo nell' interno dell'.Areo sud
detto. 

Basilica di San Giovauni Laterano (Piazza di Porta San 
Giovanni), la vera eattedrale dei Sommo Pontefiee.
Sotto Clemente V, all' epoea in eni i Papi risiedevano 
in Avicrnone, nel 1308 fu rovinata da un iueendio. 
Lo stes~o Pontefiee mando subito una rag:~uardevole 
somma, perehe si rifabbrieasse. Urbano v, Alessan
dro XI, Pio lY e Sisto V andarono di mano in mano 
abbellendola, e finalmente Olemente XlI nel 1734 
corono I' opern, faeendone eseguire In, Facciata !lrin
chlale dall' arehitetto Alessandro Galileo. Essa e in 
travertino deeorata da eolonne e pilastri ehe sosten
gono una bella corni ce eon frontespizi, .sovra aHa 
quale evvi una balaustrata ehe potta dJeCI statue 
eolossali, faeenti eorteo a quella di Gesu Cristo ehe 
sorge piu elevata nel mezzo. 

Statua (U Costantino il Grande, trovata nelle 
sue Terme e posta nel portieo di questa Basiliea. 

Basilica di San Pietro I (Pi~zza O~onin:'a). - Nieeol~ V 
nel 1440 iniziava la neostruzlOne cli questa Baslhea, 
mezza rovinata, e ehe esisteva da undiei seeoli. Be
necletto Gambcwelli clotto il Rossellino e Leon Bat
tista Alberti fiorentini, furono i primi arehitetti. P er , 
la morte di' questo Pontefiee vennero .sospesi i lavori 
guasi nel suo n.ase~re. e non fu.rono npre~~ ehe sotto . 
Paolo Ir, e qumdl Gmho II h sp1l1se pm arde~te: 
mente, affidandone la clirezione a Donato Lazzan cll ' 

\ Vedi in proporz ion i piu gral1ui a page 11. 

.~ 
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(Begue) ROMA·- (CAPITALE D' ITALIA). 

Dn.,silica .Ii Siln l-iet.'o (segue) • 

Urbino detto il Bmmcllnte, il quale penso d' erigere 
una Cupola ardita ecl enorme sul modello di quella 
dei Panteon; ma fabbrieata troppo raI!idamente e 
su basi non a suffieienza solide, minaeCiava eadere 
e fu forza demolirla. Morto Giulio Il e Bramante, 
Leone X affido la ripresa den' opera a Giuliano cla 
Se/fn Gc!llo ed al domenieano Frate Gioconclo, ai quali 
poseia aggiunse Raffaello cl' Urbino, ehe rinforzarono 
1 fondamenti dei pilastri e modifiearono le gaHerie 
trasversali. A guesti sueeesse Balclassarre Per16zzi, e 
dopo Antonio dn Sa;n Gallo ehe afforzo di molto tutte le 
fondamenta, rendendo eosi eapaee l' edifieio di reg
gere quella Cupola mara·l"igliosa ehe vi getto il fio
rentino JJiichelangiolo Buoncwroti. N el Pontifieato di 
Pio V, il Vignolc! esegui le (jue eupole laterali e la 
~rancle venne eondotta a termine sotto Sisto V da 
J acopo Della Porta. Il medesimo Pontefiee feee pure 
innalzare nel eentro della piazza, da D. Fontana, il 
grande ÜBELISCO trasportato aRoma da Calill"0la. 
Finalmente Paolo V feee eondurre a termine I edi
fizio da Garlo Haderno, ehe, abbandonando le traeee 
di ~liehelangiolo, torno alla eroee latina, e feee il 
Portieo, la Faeeiata e le due bellissime FONTANE della 
piazza. Sotto Alessandro VII il Bernini vi aggiunse 
il famoso COLONNATO per far maggiormente risaltare 
Ia Faeeiata. 

Camllidoglio (Piazza deI). 
Marco Aurelio imperatore. Celebre statua eque

stre, antiea, in bronzo dorato, fatta da Paolo !II 
piazzare nel eentro della suddetta Piazza dei Cam
pidoglio. 

Museo Capitolino. 
Fauno (U Prassitele. 
GIadiittore moribondo, la sola testa. 
Venere Capitolina. 

Chiesa di Santa Mal'ia deI POllolo (a destra della Porta 
deI Popolo). 

MOllumento al cardinale Girolamo Basso, ese
!\:uito Bel 1507 da Ancl1·ea Snnsovino per ordine di 
liiulio. II. 

La Forza. 1 Statue deeoranti il detto 
La Tcmpel'anza. j ßfonumento. 

Fregi e Candelabre ehe ornano i piedistalli e 
basamento dei detto Monumento. 

Monumento al cardinale Äscanio Sforza, ese
guito nel 1505 cla Ancl1:·ea Sn?1sovilno per ordine di 
Giulio 11. 

La Giustizia. l Statue deeoranti il Monumento 
La Pl'Udellza. suddetto. 
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PARTE PRIMA. 

(8ey!!e) ROMA - (CAPlfALE D' ITALIA.). 

Chicsa di !!!junta lIlnl'in, d e I I.-opolo (Beglte). 

- 1 Fregi e Candelabre ehe ornano piedistalli e = \ basamento deI Monumento Sforza. 

Collegio Inglese. . 
MODumento al cardinale Cristoforo Bainbridge, 

areiveseovo di York ed, inviato inglese a Giulio U, 
mOl'to aRoma nel 1514. E opera dei prineipio deI XVI 
seeolo. 

Palazzo Vaticano. 

l 
Ornati (lecoranti Ia Balaustrata in mnrmo nella 

CappelIß Sistina. E di un buono stile, dei secolo XVI, 
ehe separa 10 spazio ri serQato alla celebrazione degli 
Uffizi da quello destinato al pubblieo. . 

La Volta della Sala Regia, ornata sfarzosamente 
di stueehi, opera di Pierino Del Vaga e Daniele da 
Volterra. 

Piazza di San Pietro, veduta dalla Basiliea, eon l' Obeliseo 
e Colonnato deI Bernini. 

Tempio della Fortuna Virile, in prossimita deI Ponte r otto.
La sua fondazione e attribuita al re Saverio. Ha quat
tro eolonne di fronte e sei ai lati, seanalate, d' ordine 
ionieo. Gli intereoloni venner o ehiusi, quando fu eonver
tito in una Uhiesa dedieata a S.· Maria Egiziaea (972). 

Villa Ludovisi ora deI Prlncipe d! Piombino. 
Ginnone Ludovisi. La piu eelebre e eertamente 

una delle piu helle di tutte le teste della Giunone. 
Marte iu riposo con ai piedi Cup!do. Statua an

tiea restaurabt dal Bernini. 
Mednsa. Testa di un tipo nobilissimo. 
Pcto Cecina imita sua moglie Ania uccideudosi, 

ma pio. probabilmente gruppo di UD barbaro ehe si ue
eide doro avere ueeiso sua moglie ehe sostiene eolla 
mano sIllistra. 

Teseo ed Etra (0 Telemaco e Penelope, orc1i
nariamente ehiamato Oreste ed Elettra). Gruppo 
di Menelao, seolaro di Stefano. 

SANTA MARIA A EMPOLI VECCHIO 0 a RIPA 

nel Val d ' Arno inferiore - (PROVINCIA DI FIRENZE). 

Chiesa di Santa Mada a Ripa. 
Santa Lucia in terra invetriata, della maniera 

dei Della Robbia, bellissima figura in piedi posta in 
un' edieola. -

La Vergine in trouo co1 Bambino Gesu snlle 
gillocchia, ed ai Iat! i Santi Giuliallo e Francesco. 
In basso nel gradino evvi San Giuliano ehe ueelde 
i propri genitori, la Pieta e San Franeesco ehe ri
eeve le Stimate. Questo altare in terra invetriata 
viene attribuito a B enecletto da R ovezzano. 
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SAN MINIATO AL TEDESCO 

nel Val d ' Arno inferiore - (PROVINCIA DI FIRENZE) . 

Chiesa di Sant' Jacopo dei Padri Domenicani. 
Sepolcro in marmo a Giovanni Chellini, medico 

fiorentino, morto nonagenario nel 1461, esist~nte nel 
cappellone 0 Cornu p)pistolm di Uasa Pazzi. E opera 
scultoria di Pagnio di Lapo Portigiani. 

Panorama delIa Citta, preso dalla Chiesa di San Piero alle 
Fonti., - Fu eitta nobile, gia eastello, poi terra illu
stre. E situata sul dorso angusto di una lunga eol
lina, ehe da levante a ponente la percorre per un 
buon mezzo miglio, biforcando all' ingresso ed aI 
r e"resso tra le fiumane deli' EIsa edelI' Evola, le 
qlU~h si vuotano in Arno due miglia a sett entrione 
della citta. Fra le diverse congetture r apporto all a 
sua origine, la meno soggetta a eontroversia trovasi 
re"istrata in una membrana deli' Arehivio areiveseo
vi~ di Lueea seritta li 16 gennaio 788, la quale ne 
avvisa della fondazione di una Uhiesa fatta verso 
I' anno 700 sotto il titolo di San Miniato in loeo 
Quarto dentro i eonfini deI pivier e di San Genesio. 

SAN VIV ALDO DI CAMPOREN A 

neUa Val d ' Evo1a. - (COMPARTIMENTO DI FIRENZE). 

Chiesa (li San Vivaldo. 
Presepio con l' arrho dei Pastori. Ai lati deI 

Redentore stanno genuflessi una Santa e Sant' An
drea eon la eroee fra le braeeia. Sopra la eapanna 
di Betlemme una danza di Angioli. Uhiudono questa 
eomposizione due pilastri e un eornieione, deeorati 
da traleio c1i frutte e fiori, e teste di Cherubini. :N el 
gradino vi e espressa la Pieta, S.an Franeeseo ehe 
rieeve le Stimate e San Girolamo. E eseguito in terra 
invetriata, eolorita dai Delle! Robbia. 

VOLTERRA - (TOSCANA, PROVINCIA DI PISA).' 

Battistero 0 Chiesa di San Giovanni di forma ottangolare, 
e la eui eostruzione 10 fa eredere deI VII seeolo. 
Venne nel 1.283 r estaurato e dall' arohitetto FeUce 
Gherardi eseguiti gli ornati delIa porta. Le sueees
sive riparazioni 10 ridussero gual e. presentemente. 

Antico Fonte battesimale di marmo statuario, 
lavorato in fi"ure da Andl'ea da San Savino nel 1502, 
e rarpresenfanti San Giovanni Battista ehe b attezza 
Geso. Uristo, la Fede e la Fortezza. 

1 Guid(t per la, duO. di VoZterr" . Pietro Torrini edit., 1832. 
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P AR'rI<; PRDlA. 

(BeYlte) VOLTERRA -- (TOSCANA, PROVINCIA DI PISA). 

Dattistc.'o 0 Chiesa tli SIlJl GiOH\oni (segne). 

CiboriOj di marmo graziosissimo per la forma, 
ricco d' ornati e di figure in rilieyo ed a tutto tondo, 
maestrevolmente scolpito dal Mino, come si rileva dal
I'iscl'izione nella base ·del medesimo : MOOOOLXXI' 
OPltS . JJiini' de Florentia. 

Cattedrale. - Se prestar vuolsi fede ad un' antica tradizione, 
l' eclificazione di questa Chiesa risale aU' anno 390. 
Aleuno peri> e u' opinione ehe sia deI prineipio deI VI 
seeolo, altri inveee tra il VII e I' Vlll secolo. Con
vengono peri> tutti che nel suo pl'ineipio era di 
forma · quadrata ed angusta, per il ehe nel 1254 fu 
ehiamato Niccola Pisano ad mgrandirla, e nel 1570 
il veseovo Gnido Sel'guicli impegni> il granduea Fran
seo de' lVIecliei ed i cittadini volterral1l ad arrieehirla 
internamente deeorandola, come oggi si osserva. 

Due Angeli, ehe stanno in ginoeehio sopra due 
colonne a spirali di un tempo anteriore e molto 
ben lavorate, sitnate nei lati dell' ingresso al Coro. 

Urna iUllIarmo ehe raeeltiIHle il corpo di Sant'Ot· 
taviauo, fatta lavorare dal Popolo yolterrano, che 
per la di lui intereessione era stato liberato dalla pe
ste nel 1522, da Baffaello di Giovanni Oioli da 
Settignano, che la termini> il 7 novembre 1525. Sem
pli ce, ma beUa, ne e la forma, come pure le ornamen
tazioni ed i due Angeli che in piedi Iateralmente sor
reggono due candelieri, sono opera di Andrea di 
Piero di JJlct1'cO Ferruzzi. 

Pergamo, in marmo, di figura quadrilatera che 
s' innalza sopra quattro colonnette di granito del
I' Elba, basate sul dorso di quattro animali mostruosi; 
nella faccia anteriore e rappresentata in bassori
lievo la Cena di l\ostro Siil"nore Gesu Cristo, in pa
rasceve con gli Apostoli. ,Tiene quest' opera attri
bui ta al XIII secolo. 

San Lino, yolterrano, immediato successore al 
Poutifieato di San Pletl'o. Busto in terracotta inve
triata di Luca Della Bobbia. 

Chiesa di San Lino. 
]l[ollumellto al venerabile Raffaello lUaffei detto 

il Volterrano. Fu buon filo.sofo, teologo e versatis
si mo nella lingua g reca. E guesto monumento di 
finissimo marmo di Carrara. Silvio Mino da Fiesole 
lavor<>. la statua, che rappresenta l' illustre defunto 
in atto di appoggiare il capo alla destra mano sol
levandosi dall' urna, e tenente nella sinistra una fa
scia in cui e scritto: Sic iitw ad astra; l' ornato 
deI sepolcro contornatö di finissimi fogliami e opera 
di .A.ngiolo Montorsoli; le due statue dell' Arcangiolo 
Rafi"aello col piccolo cane ai piecli, edel Beato Ghe
rardo i\Iaffei, Laico francescano, son.o eccellenti scul
tu re di Stagio da Pietmsanta. 
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VOLTERRA - (TOSCANA, PROVINCIA DI PISA). 

Compagllia della Croee di giorno. 

L' Jnterno. La struttura di questa Chiesa, edifi
cata nel 1315, e alla maniera e al gusto gotieo. Sono 
Je pareti istoriate di pitture, opere deI 1410 eseguite 
da Oemii di Fmncesco di SeI' Oenni. Sull' altare e 
collocato una pittura deJ Sodonw rappresentante un 
Crocifisso. 

Fortezza.-La Cittadella, 0 Fortezza, si distingue tuttora in 
Bocca vecchia 0 Oassero ed in Bocca nuova. II Cas
sero, ehe nel 1343 per compiacere Gualtieri di Brenno, 
duca. d' Atene, a quel tempo signore ancora di Volt er-
1'a, fu fabbricato sulle antiche etrusche mura, e quella 
parte dell' attuale !ortezz~ che so pr asta Ja. ~Ol:ta 
a Selci. Ridotta i FlOrentIm sotto Il 101'0 domllllO m
tieramente la cittit nel 1472, esteserb il eircuito della 
Fortezza con I' altra parte denominata Rocca nuova, 
costruendo la famosa prigione di stato: n Mastio. 
Questo formidabile carcere, assai noto e rinomato 
in tutta la 'l'oscana per La sua ?rridezza e. squallore, 
e cOllosciuto anche neUa stona letterana per la 
lunga prigionia i.vi. sofl:'erta dal famoso ~at~matico 
Lorenzo Lorenzim dl lYlontecarlo, scolare d, Vmcenzo 
Viviani e eortigiano del principe Ferdinando ~le' 1\1e
clici, rinchiusovi per ordme. del gran duca Coslmo III 
dal 1682 al 1693, nel qual tempo compose,. senz~ co
moditit di libri, il suo Trattato geometnco dlVlSO 
in XIl libri, che al1ll11irato si c.onserva trittora neUa 
lVIagliabechiana. NeU' aprile ~el 181~ fll aj)erta in 
questa CittadeUa tma casa de, lctvon forzat, llldotta 
daUa Legge de' 22 giugno 1816. 

Museo Pubblico Gnarllucci. 
Interno !leIb Galleria, dove sono !lisposte 1e Urne 

cinerarie etrusclIe, cd in una edico1a la statua !li 
monsignore Mario Gua~naeci: opera dc~ ~ecolo pl'e
sente. - Non sa che s!a etrusca antlclnta figu1'ata, 
chi non e stato a Volte/TCt; co si scriveva il chia
rissimo marchese Maffei. Ogni agiata ed illustre 
famiglia etrusca aveva in. proprietit .al~une stanze 
sotterranee che oa-gi dao'h archeoJogl SI appellano 
Ipogei, ov~ in beft' ordi?~ si disponeval1o le Urne 
cinerarie de' suoi defuntl. Erano queste grotte, nel 
eircondario di Volterra, scavate nel tufo, d, figura 
rotonda 0 quadrata, ed intorno aUe pareti in piu 
ordini di gradini · si coUoe~.van? le Urne quadnla
tere di alabastro per 10 pm dl tufo, e · ral'l SSlma
mente di terracotta. L' importanza delle cifre seolpite 
in questi cinerari, daUe quali potevasi avere I' idea 
e la coa-nizione dell' etrusche lettere, Fe' si che non 
pochi e~llditi e letterati, e fm questi il primo Raf
faello Maffei il Volterrano, SI dessero all~ ncerea 
di tali monumenti. Fu nel 1731 che SI apn un pub
blico lVIuseo con circa quaranta Urne donate dal 
dottor P iett'o Franceschini, e venne accresciuto suc
cessivamente con simili elargiziolli dai Falconcini, 
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PAR'rE PRIMA. 

( .. gue) VOLTERRA - (TOSCANA, PROVINCIA DI PISA). 

Itluseo Pubblico GUßrllücci (IJcgue) . 

dal cav. Fel'dinando l nconü'i, dagliAtTighi, daiMaffei, 
dalle FamigZie dei Religiosi, e sopra di ogni altro 
nel 1761 da monsignor jJf al'io G-uamacci che dono 
I' intiero suo magmfico lUuseo. Nella stanza che noi 
presentiamo, sono disposte sopra piu gradinate Urne 
cinerarie con cOfel'chi sormontati da uua figura gia
cente, effigie de defunto, con vestiario, ornamenti, 
emblem i ed istrumenti convenevoli al sesso, alla na
scita, alla dignita ed al gr ado che distillguevalo in 
vita, 0 al rito appartenente. In alcune Urne e im
presso a caratteri etruschi il norne deI trapassato. 
Pressoche tutte le Urne sono ornate di bassorilievi, 
esprimenti riii ci vili e sacri di quei remoti tempi, 
ed istorie mitologiche. 

Urna cineraria Romano·Etrusca, con fi~ura gia
cente ed iscrizione. 11 bassorilievo, cli cui e ornata, 
r appresenta : LA MORTE DI TROlLO. 

Id., con figura giacente ecl iscrizioni. 11 bassori
lieyo, di cui C ornata, rappresenta: ATTEONE. 

Id., con figura giacente ed iscrizioni. Il bassori
lieyo, cli cui e ornata, rappresenta: ULISSE E LE SIRENE. 

Id. con figura g iacente ed iscrizioni. 11 bassori
lievo, di cui e ornata, r appresenta: lL RI1'ORNO DALLA 
CACCIA DEL OINGUIALE DI CALEDONIA. 

Id., con figura giacente eil. iscrizioni. Il bassori
lievo, cli cui e decorata, r appreseilta : FILOTTETE IN 
LEilINo. ' 

Id., con figura giacente. Il bassorilievo, cli cui e cle
eorata, rappresenta: LE AMAZZONI INNANZI A PRIAlIIO. 

Id., eon figura giaeente. Il bassorilievo, di cui e 
decorata, rappresenta: IL RATTO DI ELENA. 

Id., eon figura giaeente. 11 bassorilievo, cli cui e 
clecorata, rappresenta: IL SACRIFICIO D' lFIGENIA. 

Id., eon figura gi ae ente. Il bassorilievo, di eui e 
ornata, rappresenta: L' ASSEDIO DI TEDE. 

Id., con figura giacente. Il bassorilievo, di eui e 
ornata, r appresenta: P ARIDE RICONOSCIUTO PER FIGLIO 
DI PRIAMO. 

Id., con figura giaeente. Il bassorilievo, cli eui e 
ornata, r appresenta : TELEFo NEL CAMPO GRECO. 

Id., con figura giaeente ed iserizioni. 11 bassori· 
lievo, di cui e ornata, r appresenta: COMBATTIMENTO 
DI POPOLI lTALICI coN' BARBARI (forse Galli). 

Id., ossia il solo eoperchio eon due figure gia
centi, in terracotta. 

lIIezza figura di un ßacco. Scultura greca. 

Palazzo Pretorio. - Sebbene non si conosea eon precisione 
l' epoea della fabbriea deI PRETORIO, pure la sua CO-
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(8egue) VOLTERRA - (TOSCANA, PROVINCIA DI PISA). 

Palazzo pl'etol'io (seg!te). 

st1'uzioue ci r ichiama almeno al X secolo. Era la 1'e
sidenza deI Capitano di Giustizia nei tempi delh 
liberta di Volterra, quindi continuo ad esse1'la dei 
Potesta, clei Commissari e clei Vicari r erri: Oggi e 
la r esidenza clell' Uffizio municipale e di 'Prefettura. 

Palazzo <lei Priori. - Questa fabbrica fu incominciata nel
l' anno 1208 e terminata nel 1257, come si r ileva dalla 
iscrizione posta sulla Porta d' ingresso. Fu destinata 
per le aclunanze dei Oonsigli, e per la r esidenza clel 
supremo Magistra,to clella Clttil, il quale neHa fun.est,is
sima giornata de 18 gmgno 1472 venne desbtUlto 

. dalla Repubbliea fiorentina. Essa aggiunse al Palazzo 
i due leoni sosteneuti eolla brauea l' arme clel Popolo 
fiorentino, i qu~li esis~ono tuttol'a ar lati cl~lla fac
eiata in secrno cll Ylttona ed assoluta dommazlOne. La 
Signoria pero cli Firenze llel 1513 ne r ese il possesso 
ai Volterrani, yolencloli guiderdonar e degli aiuti in 
gente ecl armi. 

Panoramß della Cittii, " eduto da Sant' Andrea. I Fra]' etru-
- Id., veduto dai Ponti. j .sehe eitta, 

Volterra puo vantarsl cll esser stata la prIma ecl um
eamente dagl' indigeni ~lei 1.01'0 piu remoti tempi fab
brieata sO{lra le plaJ1lZle eh un monte da ogm parte 
scosceso: Ed e su parte clell' area occupata cla que
st' antichissima eiUa che venne riedificata la nnova con 
le sue mura da Oüone il G1'ande verso I' anno 962, 
eio secondo un' inveterata traclizione, e per la quale 
si e in tempi molto acldietro clato j] nome cli Otonia 
a Volter ra. Si rileva pure cl' alcune earte appal'te
nenti al Xln seeolo, ehe fu clai eittaclini fatto al 0 0-
mune un imprestito cli r agguardevole somma per il 
riattamento e nuova costruzione cli mura ehe separar 
clovevano la citta dai borghi. 

Porta aII' Arco. - Forse i~n~reremmo la f?rma ~ la magnifi~ 
eenza clelle porte deli etrusehe Cl tta, se fino al nostn 
O'iorni non esistesse intiera in Volten'a !a P ORTA 
~LL' ARCO, ehe la gravita ecl eleganza della tosea
ni ca architettura magnifieamente ci pl'esenta. 

VOLTERRA - (CONTORNI). 

Fuori deIIa POl·ta a Selci. 

Chiesa di San Girolamo. 

Il Giudizio finale. Sta in alto il Reclentore as
siso sulle nubi eon la destra alzata e rivolto ai clan
nati maledieencloli. Lo circonclano Che1'ubini e Angeli 
portanti strumenti della sua Passione; sotto clue An
geli con trombe suonano a sentenza, nel mentre ehe 
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(8ey"') V OLTERRA - (CONTORNI) . 

Fuori della Porta aSelei • 

Chiestl di San Girohuno (scgue). 

in basso vedesi la moltitudine dei gia ri vestiti di 
carne genufiessi pr eS so l' Angiol di Dio aspettandone 
il giudlzio. In dietro aIla sinistra delI' AngLol guer
riero vedesi l' Inferno, ed alla destl'a il Yaradiso. 
Questa graude e rara composizione, eseguita in. terra 
invetriata dai Della Robbw, e rinchiusa in mi taber
nacolo centinato ornato di frutti e fiori. N el gra
dino vi e rappresentato l' Annunziazione, la Nativita 
e l' Adorazione de' Magi, ed un' iscrizione: Questct 
Tavola affatto (are Miehelagniolo di Niellolao Cehe
regli MCCCCCI. 

- 12175 - L' Arcaugelo San i1liehele e altre figure. Dettaglio 
della detta ccmposizione. 

San Fraueeseo ebe istituisce i1 III Ordine della 
sua Regola. Ha ai lati San Lucchese e sua moglie, 
fondatori di l\1.onasteri. In alto tre figure volanti e 
simboleggianti l' Umilta, l' Obbedienza e la Castita. 
In basso nel grac1ino eyyi la Pieta con la Vergine e 
Santi. Questa composizione, chiusa pure in un tab er
nacolo centinato, e opera di Anc!t'ea D ella Robbia. 
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lNOICE DEI LUOGHI OVE ABBIAMO ESEGUITO LE RTPRODUZIONI 

DI QUADRT, AFFRESOHI, ARAZZI, DISEGNI E MUSAIOI 
ANTICHI E MODERNI. 

ABBREVIATURE: n. nato, m. morto. 

Riproclnzion i g l'and i s~dm e ...•••.•...•.. . 
Tavola alfabetica dei nomi tlegli Art isti ....... . 

.4,·CZZO. 
Accademia deI Petrarca, 1~5 . 
Cattedrale 19 5 
Chiesa di Sa~t,' Agostino, 125. 
Chiesa di Badia, 125. 
Chiesa di San Bernartlo, I :! 6. 
Ch iesa di San Domenico , 126. 
Chiesa di San .Francesco, 126, 127. 
Ch iesa di Santa Maria delle Gra-

zie, 128. 
Chiesa tli San ~lichele, 128. 
('hiesa della Pieve, 128. 
Palazzod i Badia(ex-Convento),128. 
Palazzo dei Comune, 128. 
Pi nacoteca e Collez iollo Artistica 

Bartolini, U9, 130. 
Oologoa. 

Chiesa di Santa Cecili a, 130. 
Chiesa tli San Domenico , 130. 
Ch iesa di Sau Giacomo ;'\Iaggiore, 

131, In 
Ch iesadi San GiovR.l1ni in ~Ion te, t32. 
Chiesa della ;\Iadonn a di Galliera, 

132. 
Chie,a della :\Iatlonna di Mezza-

ratta , 132 , 133. 
Ch ies" di Santa )hria de'Se rd, I ~3 . 
Chiesa di San Martino l\Iaggiore, l 33. 
Ch iesa di San Petroni o, 131·. 
Chiesa 0 Basil ie·a di Santo Stefano, 

13t. 
Collegia di Spagna, 13·1, 
Monte di Piet", 135. 
Pinacoteca della Regia Accademia 

tli Belle Arti, 135 -1 40. 
Cortollo. 

Cat.tedrale, 140 , 141. 
Chiesa di San Domenico, 141. 
Chiesa di San Franeesco, 141. 
Ch iesa deI Gesu, I H, 142. 
Chiesa di Santa Maria tlelle Grazie 

al Calcinaio, 1 4~ . 
Chiesa <li San Mareo, 142. 
Compagn ia di San Niccolo, 142, 143. 
Mnseo dell' Accademia Etrusca, 143. 

E.llpoli. 
Battistero, 143. 
Ch iesa dell a Collegiata, 143. 
Galleria della Chiesa Collegiat., 

143, 14!. 
Fe.· .. ara. 

Castello, 144, 145. 
Cattedrale, 145. 
Ghiesa di San Benedetto, 146. 
Chies" di Santa Mari. dell. Pieta 

tle' Teatini, 146. 

Fc.·.·ara. 
Palazzo Schifanoia, 146 - 148. 
Pinacoleca Municipale, 14S-153. 
Selll inario-Collegio, 153. 

Figline. 
Via Canlagallo, 153. 

Firenze. 
Accatlemia di Belle Ar t i, 154, 155. 
Biblioteca l\lediceo Laureoziana 

Delciana, 155. 
Chiesa della SS. Annunziata , 156. 
Chiesa dei Carmine (Cappell a Bran

cacei), 156-1 58. 
Chiesa di Santa Croee, 158-160. 
Chiesa di Santa Maria degl' 10 00-

cent i, 161. 
Chiesa di Santa Maria Novella. 161. 
Chiostro dell' ex-Convento di San 

PRDcrazio, 162. 
Ex-Con,-ento di Sant'Apolionia, 16Z. 
Galleria Corsini , 162- I 66. 
Galleri a Pitt i, 166, 167. 
Ga llet'ia degli Uffizi , 167-1 74 . 
Palazzo dell'Operadellluomo, 1;4. 
Palazzo Vecchio (Cnppella de'Prio-

ri ), 174, 115. 
Proprieta della Famiglia Giuntini, 

175. 
Propriet" della fu granduchessa 

~laria di Russia, 175, ! . 6. 
Proprieta. dei cay. Cesare Volpini, 

176. 
Quadri modern i (Proprietä. arti

stica), 176-1 84. 
Lucca. 

Chiesa tli San .Fre<liano, 184, 185. 
Galleria dei marchese G. B. ill ansi, 

185. 
Galleria deI fu marchese Gi rolamo 

illansi,185-1 87. 
Palazzo dei fu marchese Girolamo 

Mans i, 188. 
Palazzo deI conte Sarcl i, 188. 
Pin.eotec. deI Palazzo Provineiale, 

188, 189. 
IJontelllurlo. 

Chies" Pan'oechiale di sopra al 
Castello, 189. 

Pisa. 
CampoSRnto, 190-201. 
Cattedrale 0 Primaziale , 201. 
Chiesa di Santa Caterina, 201. 
Ex-Conrento tli San .Franeesco (Cap-

pell a di San Bonaventllra), 20~. 
Seminario ° Collogio Arciyescoyil e, 

202. 

I- .. a'o . 
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Canto al oIercatale, 202. 
C>lttodrale, 20~ -205. 
Chiesa di San Francesco, 205. 
Chiesa di Santa Maria deBe Car-

ceri, 205. 
Chiosa di Sau Niecol<> da Tolen

t ino, 206. 
Chiesa dello Spiri to Sauto, 206. 
Palazzo dei Ceppo di Francesco 

di Marco Datini, ~06 . 
Palazzo Munieipale (Salone), 206. 

1d. (GaBeria), 206, 207. 
Via dei Ceppo, 207. 

Ba,'ennß. 
Accademia di Belle Arti, 208. 
Basil ica di Sant' ApoBinare in 

C1asse, 208, 209. 
Basilica di San Gioyanni Evange-

list., 209. 
Basilica cE San Vitale, 209, 210. 
Battistero, 210, 211. 
Chi esa di Sant' Apollinare Nuovo, 

211, ~l~. 
Ch iesa 0 Or.torio di Santa Maria 

a Cosmed io, 2I:t 
Chiesa di Sauta Maria in Porto 

lfuori, 212. 
Ch iesa di Sau Romualdo in Classe, 

213. 
Mallsoleo tli Galla Placidia, 213. 
Palazzo Arciveseovile (Cappella llo

mestiea), 213. 

nODtO. 

Basili ea cE San Giovanni iu Late
rano, 2 13. 

Palazzo Vaticano (CappeBa Sisti
na), 214-226. 

SUDtn ltJal'ia a Eml.oli Tcc
chio 0 a nilltl. 

Oratorio dell. Chies. di Santa 
Maria a Ripa, 226. 

Vicenzn. 
llIuseo Civico, 2~6. 

Vinci detto an co ra. Tinci Fio
.. entino. 

Oratorio della SS. Annunziata, 226. 

voUel"'o.. 
Cattedrale, 227. 
Compagnia deliR. eroce di Giorno, 

2~7, 2'13. 
Palazzo Pubblico gia de' Priori, 228. 



RIPRODUZION l ESßGUlTE IN DIVERSE D1M ENSlONI GRAND ISSI1IE. 

GRANDEZZA 

FIRENZE_ 
A OOADElIfIA DI BELLE ARTI. 

Sabatelli G. - Farinata degli Uberti aHa bat.ta-
glia dei Serchio . ... ............. . 

CHlESA DI SANTA :i\hRIA M ADDALEXA DE' P AZZr. 

Perugino. - Crocifisso e cinque Santi, aJI'resco 
diviso in 3 fogli .... . .. . .... .. . . . . 

CHIESA DI SANTA 1\'L\RIA NOYELLA . 

Grillandaio D. - Parete di sinistra ; A" I' d' . . 
d I C Ilrest Jl \VISI e 01'0 . . .. ' 10 11' 

,. - Parete di destra dei Coro. In og I. 

GALLERIA PlTTI. 

Andrea deI Sarto. -- San Giovannino. 

Dolci Uarlo. - Madonna col Bambino Gesu 

Fra Bartolommeo. - Deposto di Croce .. 

Micheiangiolo. - Le tre Parche . . .. 

Murillo B. E. - Madonna e Bambino. 

R affaello. - Madonna dellfl. Seggiola . 

- .i\ladonna dei Granduca. 

Tiziano. - La BeUa . . . ....... . 

- La Maddalena . . . . . . . 

G.ULERIA DEGLT UH'JZr. 

Botticelli. - Lfl. Madonna incoJ'onata . 

Correggio. - La Madonna in adorazione . . .. 
Credi (Lorenzo di). - La l\lfl.donna in adom-

Monlaie. 

Metri e Cent . 

1.18 X 0.88 

1.47 X 0.75 

2.04 X 1.19 
2.040 X 1.19 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

ziolle ........... . .. .. .... . .... jl 1.18 X 0.88 
Le Bi'un Elisabettit. - Suo ritratto fatto da sc 

stessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.18 X 0.88 
Raffaello . - Madonna dei Cardellino . 1.18 X 0.88 

- Madonna dei Pozzo ... . 

Tiziano. - La Flora . . .. .. . 

RO:lY.:1:A_ 
GALLERI.\ BOR GHESE. 

Demenichino. - SibiHa Cumea .. . 

GALLERTA C ORSINT. 

D01ci Carlo. - La Madonna in contemplazione. 

PALA ZZO R OSPIGLIOSI (GaZZel'ic! Pallavicini). 
Reni Guido. - L' Aurora, aJi'l'esco in 2 fogli .. 

» Id. in 4 fogli .. 

PALAZZO V ATIOANO. 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.18 X 0.88 

1.33 X 0.73 
1.70 X 0.90 

Miche1angiolo. -11 Giudizio Universale (Cap- 11 

pella Sistina), afi're,sco diYiso in 10 fogli . .. I 1.30 X 1.0§ 
Raffaello. - Scuola dAtene .... . ~ (8 1 V r ) 0.75 X 0.90 

'" - BLatDtaisllUtda. dCel Stacrament.o. d;r:scl:i I:\~:i 0.75 X 0.95 
'" - 0, g la I os antll10 con- . 9 i I' 

tro Massenzio. In - og I. 1.18 X 0.65 

Smonlalc. 

Metri e Cent . 

circa 1.00 X 0.77 

» 1.27 X 0.59 

,. 0.91 X 0.67 
cioe al 'Vero. 

» 0.85 X 0.67 
cioe al vero. 

» 0.77 X 1.00 
cioc 2(1 deI vero. 

» 0.83 X 0.63 
doc al vero. 

» 1.040 X 0.71 
cioc 2,3 dei vero. 

» 0.73 X 0.73 
eioe al vero. 

,. 0.83 X 0.56 
cioe al 'fero. 

» 1.01 X 0.77 
cioe al vero. 

» 0.85 X 0.69 
cioe al verO. 

,. 0.76 X 0.76 
cioe 213 dei ,ero. 

» 0.83 X 0.69 
cioe si Yl'ro. 

» 0.81 X 0.81 
cioe 2r3 d<>l vero. 

» 1.01 X 0.82 
1.05 X 0.76 

cioe al ,-ero. 
,. 1.03 X 0.80 

cioe al velO. 

» 0.80 X 0.63 
cioc 81 yero. 

» 1.07 X 0.80 
cioll 9r10 deI Yero. 

» 0.93 X 0.74 
cioe al vero. 

» 1.03 X 0.41 
» 1.37 X 0.58 

» 0.56 X 0.80 
» 0.56 X 0.78 

» 1.09. X 0.43 

PREZZO 
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AREZZO. - ACCADElIUA DEL PETRARCA. 

Vasari Giorgio, aretino, n. 1512 m. 1574. 
Le nozze dei re Assuero con Ester. (Lo esegl!~ nel 1548. ) 

AREZZO. - CATTEDRALE. 

Berna ° Barna, pittol'e senese, m. 1380. 
Crocifisso, 0, pie dei quale sta 10, Vergine, un Angiolo, San Giovanni, 

San Francesco e Ciuccio Tarlati inginocchiato 0, mani giunte ; in 
alto Angioli volanti. 

Gatta (Bartolommeo delIa), camaldolese, viveva nel XV secolo. 
San Girolamo penitente. (A{f1'esco insieme col rnul'O tl'aspot·tato 

nel 1796 daZZa Gappella de' Gozzal'i neZZa Sagl·estia.) 
Piero della Francesca, di Borgo San Sepolcro, n. circa 1410 m. 1495. 

Santa Maria Maddalena. 
Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 m. 1524. 

Xascita della Vergine, Presentazione 0,1 Tempio, e 10 Sposalizio, for
manti un gradino d' altar e, in Sagl'estia. 

AREZZO. - CHIESA DI SANT' AGOSTINO. 

Scuola deI Vannucci, c1etto Piet'ro Pel'ugino. 
La Circoncisione. Questa bella pittura su tavola vien creduta di Do

menico Pecol'i, colla collaborazione dei Soggi ; ma piu vel'amente 
si attribuisce aHa Scuola di Perugino sul disegno di RaffaeZZo. 

AREZZO. - CHIESA DI BADIA. 

Giotto c1i Bondone da Vespasiano, n. 1276 m. 1337. 
Crocifisso dipinto su tavola, posto sopra 10, Porto, della parete late

rale della crociera 0, diritta di chi entra in Chiesa. (n Cavalcasellc 
dice non esser questa pittUI'C! dellc! Scuolc! (iol'entina, rna benst 
clellc! Senese, e la maniera quellc! clel pittol'e Segna.) 

9 
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SB. - La spiega.
zione del13, seguente 
nomencla.tura, pr6'l
'Zo e grandezza, vedi 
rag. 10. 

104\1 

10412 1211i 

10413 

10414 

10415 

10416 12178 

l OH, 

1041S 

10419 

10420 

10421 

10422 

10423 

10424 

10425 

10420 

PARTE SECO~DA. 

AREZZO. - CHIESA DI SAN BERNARDO. 

Gatta (Bartolommeo della), camaldolese, viveva nel XV secolo. 
La Vergine ehe apparisce a San Bernardo. (vunetta assai guasta 

nel vestiboZo sopra Za porta.) 
PeeOl'i Domenico di Pietro Vanni d' Arezzo. 

La Vergine seduta in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia, 
avente ai lati San Benedetto e San Bernardo, in Sagl·estia. 

AREZZO. - CHIESA DI SAN DOllIEl'ÜCO. 

Ignete dei principio dei XVI secolo. 
La Vergine seduta in trono con le mani giunte in atto di 

il Bambino Gesu ehe tiene sulle sue ginocchia. (AffTesco 
mente scope1'to podante Za data 1501.) 

Lerentine di Andrea, d' Arezzo, scolaro di Bartolommeo della Gatta. 
La Vergine col Bambino Gesu avente ai lati San Domenico ed un 

Santo Yescovo col Drago, la quale figura viene attribuita al P e· 
cori. (Affl'esCO sopm I' a1'chivolto della Porta d' ingresso.) 

Margaritene, d' Arezzo, operava nel XIV secolo. 
Crocifisso. (Opem cli pl'im' orcline per questo cwtista.) 

Spinelle, aretino, n. 1318 m. 1410. 
1 Santi Jacopo e F ilippo apostoli con storie deUa 101'0 vita. NeUa 

1~t;Jetta evvi espresso 10 Sposalizio ed il Martirio di Santa Caterina. 
(Venne eseg'nito cil'ca il 1390. ) 

L' Annunziazione. 
L' Arcangiolo Gabbriele, tolto dal detto dipinto. 

Spinelle Pani (cioe Gasparri), fig lio dei suc1c1etto. 
Crocifisso, con Ja Yergine, San Giovanni, San Domenico ed un altro 

Santo. N eUa lunetta vedonsi espresse due storie. (Lo esegui 
ciTca il 1460.) 

AREZZO. - CHlESA DI SAN FRANCESCO. 

Bieei ci Lorenzo, fiorentino, n. 1373 m. 1452. 
I quattro Evangelisti, nella volta dei 001'0. 

San Gregorio papa. I 
Ssant: Agobstin~. Dipinti nell' arco d' entrata al Coro. 

ant Am rogIO. 
San Girolamo. 

Igneto Autore. 
La Vergine assisa sotto un portico col Bambino Gesu stille sue gi

nocchla. 
Santa Rosalia con fiori nel manto. 
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(sey"e) AREZZO. - CHIESA DI SAN FRANCESCO. 

Piere della Francesca, di Borgo San SepoIcro, n. circa 1410 m. 1495. 
Cupido ehe scocca una freccia, } nel pilastl'o deli' aTCO d' entTata al 
San Lodovico re di F rancia, j 001'0. 

Morte e Sepoltura di Adamo, ( nella parete a destr"a 
L' Incontro della regina Saba con Salomone, j di chi entm. 

\ ",'ppi di te,te t~ti ,~ . ',tt, '''''''00. 

La Fuga di Massenzio, 
L' Esaltazione della Croce, 
L' IlJ.venzione della Croce e sua verificazione, 
Sant' Elena ed altre quattro mezze figure di 

nella pal"ete a smt
st1'a di chi entra. 

donna: c1ettaglio deUa Storia suddetta, 
Battaglia, c1isfatta e mOl"te di Cosroe re di 

Persia, 
11 Sogno 0 Visione c1i Costantino, 
Il Legno clella santa Croce estratto dalla piscina 

min,colosa, 
L' Annunziazione, 
Ginseppe levato daUa ci sterna, 
Una figura virile in piedi: personaggio ignoto, 
Alh'a, come sopra, ' 

Fralllmenti d' affreschi scoperti fino dal 1860. 

Spinello, aretino, n. 1318 m. 1410. 
L' Annunziazione di TI1aria Vergine. 

nella pal'ete dei 
{inestrone. 

La Vergine detta della 1I'Iisericorc1ia. Essa sta r itta sulle nubi cir
condata da Cherubini; due Angioli tengono aperto il suo largo 
lllanto per proteggere, dall' ira divina, il Popolo aretino sotto
stallte genuflesso e in atto supplichevole. (AffTesco traspo1'tato 
su telCI.) 

= I Frammenti cl' affreschi scoperti fillO dal 1860. 

San MicheIe Arcangiolo, corne sopm. 

Spinello Pani, figlio deI suddetto. 
Una Santa in piedi con piccole figure in basso l 

e in nna nicchia dipinto il Redentore. 
TI Salvatore assiso aUa tavola dei Fariseo con 

genuflesso ai di lni piedi la Maddalena. 
Seuela c1i Piero c1ella Francesca. 

I<'ramlllenti di af
freschi come 
sopra. 

Crocifisso ed altra storia. (Questo affl'esco por·ta sCTitto la data 
lVlCCCCLXIII. ) 
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NB. - La spiega.
zione della segnen te 
nomenclatura, prez
zo e grandezza, vedi 
pag. 10. 
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AREZZO. - CHIESA DI SANTA lIIARIA DELLE GRAZIE. 

Spinello (Parri di). 
La Madonna detta, dei Soccorso, con molte persone genuflesse sotto 

il suo manto. E contornato quest' affresco da una magnifica cor
ni ce di frutte e fiori, opera di Andrect Della Robbia. (Questa pit
tum viene giudicata det taluno per opera di Lorenzetti.) 

AREZZO. - CHIESA DI SAN lIIICHELE. 

Bicci (Neri di), fiorentino, n. 1419 m. 1486. 
La Vergine col Divin Figlio seduta in trono con ai lati i Santi Ber

nardo, l\'Iichele, Giovanni Battista e Romualdo. (Questa tavola lJOrta 
la data 1466.) 

AREZZO. - CHIESA DELLA PIEVE. 

Landini Jacopo, detto Jacopo da Casentino, viveva nel 1365. 
I Santi Francesco e Domenico. (Affresco nel pilastro a sinistret del

I' entrata deli' Abside, gic't attribuito a Giotto.) 
Lorenzetti Pietro, di Siena: le sue opere sono conosciute dal 1327 

al 1350. 
Ancona dell' Altare maggiore divisa in diversi seompartimenti. In 

quello dei centro evvi la Vergine e il Bambino Gesll e negli al
tri Santi. 

La Vergine col Bambino Gesll, nellet detta Ancona. 

AREZZO. - PALAZZO DI BADIA (EX-CONVENTO). 

Pecori Domenico di Pietro Vanni d' Arezzo. 
La Veril"ine col Bambino Gesll 

due .8..ngioli in adorazione. 
TI Divin Redent.ore. 
Santa Fiora e Santa Lueilla. 

a vente ai lati l 
AfITesehi nelle lunette 

sopra le porte. 

AREZZO. - PALAZZO DEL COllfUNE. 

Lorentino di Andrea, d' Arezzo, viveva nel secolo XV. 
La Vergine seduta in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia ed 

avente ai lati due Santi in piedi. (Questo grande affj'esco porta 
la data MCCCCLXXXIII.) 

1277 
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AREZZO. 

PINACOTECA E COLLEZIONE ARTISTIOA BARTOLINI . 

Bicci (Neri di), fiorentino, n. 1419 m. 1486. 
La Vergine ehe prote<Yo'e sotto il suo manto il Popolo aretino. (Que

sta tavolet ha un g~adino storiato, ed ~m' iscrizione con la dq,ta 
MCCCCLVl.) 

Gatta (Bartolommeo della), camaldolese, viveva nel XV secolo. 
- ! San Roeeo in adorazione, implorand9 dalla Vergine d' essere liberata 
_ j clalla peste la citta d' Arezzo. 

Ignoto Antore. 
La Madonna sorreggendo il Bambino Gesll. (D' alcuni vien creduto 

deli' cpoca di Lippi, cla alt1'i cli Botticelli.) 

Landini Jacopo, detto Jacopo da Casentino, vive va nel 1365. 
La Vergine assisa in trono col Bambino Gesll sulle ginocchia, in 

basso Santi. 
La Vergine eol Bambino e Angioli. 

Lorentino cl' Andrea, d' Arezzo, viveva nel XV secolo. 
La Vergine assisa in trono col Bambino Gesll sulle ginocchia ed 

ai lati i Santi Gaudenzio e Columato; in alto una Gloria di An
gioli, in basso un gradino storiato. (Vi si legge l\1CCCCLXXXIII.) 

I Santi Gaudenzio e Columato. 

Margaritone, d' Arezzo, deI XIV secolo. 
San Francesco cl' Assisi. 
La Madonna assisa in trono col Bambino GeSll. sulle ginocchia. 

Scuola senese. 
San Giovanlli Battista e un Santo Vescovo, forse San Niccolü. 
Sant' Jacopo e un Santo Vescovo, forse San Gauclenzio. 
La Madonna genuflessa sotto un portieo ac1orando i~ Bambino G~sll 

steso al suo~o . (Vi e la datet 1437 eel et stento V! s! legge Antolllo; 
fm'se e il nome clel committente, co me si usava ?nettere allora?) 

Scuola deI Signorelli. 
La VerO'ine col Bambino Gesu assisa in gloria con sotto ai suoi piecli 

teste "cli Cherubini. In basso San Gioyanni e Ja Macldalena in 
piedi, t>iu sopra un Santo ecl una Santa genuflessi, ed ~n alto due 
Angioh spandeudo fiori e due altri suonanc1o strumentl. 

Scuola d' Umbria. 
San Giovanni. 

Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 m. 1524. 
La Concezione. La Vergine assisa in ~loria s~rl'egge i~ Bambino 

Gesu ecl ai lati due Santi e due AnglOh con Istrumentl. In basso 
il re Davidde suonando l' arpa e circondato da Santi e Profeti. 

Spinello, aretino, n. 1318 m. 1410. 
La Pietit, eon ai lati la Ver gi ne e San Giovanni; in alto uno stemma 

con la pecora. 
La Santissima Trinita. 
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NB. - La spiega
ziODe dells. seguente 
nomenclatura, prez
zo e grandezza, vedi 
pag. 10. 

PARTE SECONDA. 

(seg"e) AREZZO. 

PINACOTECA E COLLEZIONE ARTISTICA BARTOLINI. 

Spinello (Parri di). 
La Vergine deI Soccorso. Sta la Vergine in piedi col Bambino Gesu 

fra le sue braccia; due Angioli volanti tengono sollevato il suo 
. gran manto, sotto al quale vedesi genuflessi un' infinita di persone. 
~tanno al lab , Sauti Lore;ltino e Pergentino, dei quali l\1artiri, 
IU quattro quadn nel gradmo, ne e espresso la storia. 

BOLOGNA: - CHIESA DI SANTA CECILIA. 

Aspertini M. Amico, di Bologna , n. 1474 m. 1552. 
Valeriano e Tiburzio, fratelli, decapitati alla presenza 

Amalchio. 
La Sepoltura data ai 101'0 corpi. 
La Santa Cecilia contras tante con il suddetto Prefetto. 

Chiodaro10 Gio. M., di Bologna, discepolo dei Francia. 
L' Angiolo coronante di ghirlande di rose i santi sposi Cecilia 

Valeriano. 
Costa Lorenzo, c1i Ferrara, n. 1450 m. 1535. 

Valeriano istrutto da Sant' Urbano papa sulla santa Fecle. 
Santa Cecilia distribuisce le sue ricchezze ai poveri. 

Raibolini Francesco, detto il Francict, bolognese, n. circa 14;:;0 m. 1517 
Lo Sposalizio di Valeriano con Santa Cecilia. 
Santa Cecilia deposta nella tomba. 

Raibolini Giacomo, detto il Francia, figlio dei sudc1etto, 
Valeria~o .c?e riceve il santo Battesimo. ( Queste due co:mj;'OSlZI'OU 
Santa CeCIha posta nel cocente bagno. j ni SL 'VOlll,ulnO 

detto Giacomo, quando non sieno di un certo Cesare 'l'a,n",rc,r.r.ii 01 I 
ehe dal Ms. Lamo si sa avere dipinto qui aneh' esso , 

BOLOGNA. - CHIESA DI SAN DOi\IENICO. 

Barbieri Gio. Francesco, detto i~ Guet'cino, di Cento, n. 1590 m. 16 
San Tommaso d' Aqnino scrivente sopra il Sacramento 

(E una delle ultime pitt~t1'e di queslo w·tista, 1663.) 
Brizzi Fl'ancesco, di Bologna, n. 1574 m. 1623. 

La Santa Caterina da Siena comunicata dal Signore, 
Angioli. 

Ca1vart Dionisio, detto ,ilFiammingo, di Anversa, n. circa 1565 m.161 
L' Annunziazione. 

Lippi Filippo, detto il Filippino, tiorentino, n. 1460 m. 1505. 
Lo Sposalizio cli Santa Caterina; evvi i Santi Sebastiano, Paolo Pie· 

tro e Giovanni Battista. (Ha scritto sotto: Opus Philippini Flor 
Piet .. tl.. S. MOOOOOl.) 

Raibolini Francesco, detto il Francict, bolognese, n. circa 1450 m. 1517 
La Maclonna col Bambino Gesu. 
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BOLOGNA. - CHIESA DI SAN GIAcmro MAGGlORE. 

Avanzi Jacopo di Paolo, cletto Jacopo da Bologna, di Bologna, fio
riva nel 1370. 

Ancona, ove si custodisce una reliquia della Santa Croce. Le imma
gini ne~li spartimenti attorno aHa medesima sono clel 1300 circa . 
(Juella ai mezzo, che rappresenta l' Incoronazione della Vergine, e 
segnata col nome cli Jaeopo Avanzi. 

Costa Lorenzo, cli Ferrara, n. H50 m. 1535. 
Una delle visioni dell' Apocalisse, Affresco sul lunettone clella cappella 

Bentivogli, rinfrescato e rinnovato cla Pelice Oigncmi, figlio e cli
scepolo di Oewlo, ehe vi rifece, tutto di suo, il pastore nuclo e Ia 
Santissima Annunziata. 

Gruppi di Apostoli, tre cla ciascun lato clella finestra, in una delle 
lunette di detta CappeHa. 

Grnppo cli Apostoli, tre da ciascun Iato, di un tondo, nlll cui centro 
evvi espresso la Ver~ine assisa e cOlltornata da Angioli. (Affreseo 
in altl'ct lunetta eli aetta Oappella.) 

La Vergine assisa in trono col Bambino Gesu. Ai Iati deI trono vi 
sono geuuflessi Gi'ovanni II Benti voglio con sua moglie, ed in basso 
in piedi i numerosi figli clei medesillli. 

Il Trionfo clella vita. ( So no elipinti nella parcte di l'ineontl'o al 
11 Trionfo della morte. j detto quadj'o, cel ammirabili sia pel' I' ese

euzionc, eome per lct fantastiea e l'iem eomposizione figumta d'in
numcl'evoli episodi. 

Fiori Fec1e1'igo, c1etto il Bal'occio, di U1'bino, n. 1528 m. 1612. 
II Cristo comunicante gli Apostoli, si crede replica clelquaclro che 

vedesi lJella Chiesa d, Santa l\1aria sopra l\Iinerva in Roma; pero 
e firmato dall' Autore. 

Francucci Innocenzo da Imola, n. 1494 m. 1550. 
Lo Sposalizio cli Santa Caterina con l' assistenza cli San Giuseppe, 

di San Giovanni Battista, cli San Giovanni Evangelista e della 
i\Iacldalena. (Porta scritto: Yhs Innoeentis lJ1ranehutius Imolensis 
faeiebat MDXXXVI.) 

P assarotti Bartolommeo, c1i Bologna, n. 1530 m. 1592. 
La Beata Vergine col Santo Bambino assisa in trono, aventi attorno 

i Santi Giovanni Battista, Stefano, Agostino, Antonio e Niccolo, 
ecl i ritratti dei Coniugi committenti. 

Procaccini E1'cole, di Bologna, fiod nel 1571. 
La Cacluta di San Paolo. 

Raibolini Francesco, detto il Francia, bolognese, n. circa 1450 m. 1517. 
La Vergine assisa in trono col Bambino Gesu. Evvi ai Iati Santi, e 

sui graclini clel trono clue Angioli oon istrumenti, Questa magnifica 
tavola sta sull' Altare ma&,giore della Cappella Bentivogli. (POl·ta 
scritto : Johanni. Bentivow II . Frcmcict . AUl'ifex . pinxit.) 

Sabbattini Lorellzo, detto L Ol'enzo da Bologna, n ..... m. 1577. 
La Vergine assisa in trono col Bambino Gesü, il Preoursore e San Giri

seppe. L' Angelo MicheIe (dipinto da Dionisio Oalval't) presenta al 
Divino Infante le bilancie, dalle quali toglie I'Anima meritevole di 
premio e l' altra la chiede a se un Demone sottostante. 
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. XB. - La spiega. 
ZlOlle della. seguente 
nomenclatura, prez
zo e gra.ndezza, vcdi 
pag.IO. 

10520 

10521 

PARTE SECOKDA. 

(.ey"e) BOLOGNA. - CHIESA DI SAN GIACOMO MAGGIORE. 

Sabbattini Lorenzo, detto Lorenzo da Bologna, n . . ... m. 1577. 
San Giro1amo e San Gregorio. 
Sant' Ambrogio e Sant' Agostino. 

Simone da Bologna, detto anche dei Crocifissi, fu della Famiglia 
Avanzi, fiori nel 1370. 

Crocifisso, a ,ente in basso il nome dell' Autore e 1a data 1370. 

BOLOGNA.-CHIESA DI SAN GIOVANNI IN JlWNTE. 

Barbieri Gio. Francesco, detto il Guc1'cino, di Cento, n. 1590 m. 1666. 
San Francesco che adora con le mani giunte il Crocifisso. 

Costa Lorenzo, di Ferrara, n. 1450 m. 1535. 
La Madonna assisa in trono col Fanciullo Gesu. Ai lati dei trono ,i 

sono quattro Santi in piedi, fra i quali Sant' Agostino e Possido
IllO. In basso due Angioletti suonano istrumenti. (Pm·ta Za data 
e Za fi1'1na clell' AutO/·e.) 

La lergine in gloria genufiessa sulle nubi e coronata da due An
gioli. Ha ai lati ]' Eterno Padre e il Redentore. In basso, in un 
ameno paesaggio, sta~ll1o sei ~anti conten~plando quella scena ce
leste, fra 1 qnalt San GIOvanlll Evan O'elJsta, ~ant' Aerostino e San Yit-
torio. '" b 

Cossa Francesco, c1i Ferrara, n. circa 1430 m. 1474. 
San Giovanni Evangelista componendo il suo Yano'elo nell' Isola di 

Patmos. (Dipinto suZ vatl'O deZ finestrone 0 lonclg sopm la Porla 
maggiore). 

BOLOGNA. - CHIESA DELLA MADO~NA DI GALLIERA. 

Albani Francesco, di Bologna, n. 1578 m. 1660. 
Il Fanciullo Gesu che in mezzo ai Santi Genitori offre all' Eterno 

Padre la futura Passione, i di cui sill1boli gli sono mostrati daer1i 
Angioletti. " 

BOLOGNA. - CHIESA. DELLA MADONNA DI MEZZARATTA.' 
(P1'oprietu del comm . Mw'co Jllinghetti.) 

Avanzi Jacopo di Paolo, detto' Jacopo cln Bologna, fioriva nel 1370. 
La Circoncisi~ne:. in un canto vi si vede una figura inginocchiata 

con straordmarl ornamentl, la quale dmota forse il Committente 
dei dipinti stessi. 

L' Adorazione ed offerta de' Magi. 
La Strage degl' Innocenti, e sotto la probatica Piscina con 10 stor

pio risanato dal Redentore ; in basso sta scritto: Jaeobus F. 
------

, Le pitture in qne&ta Ch iesa esistenti vennero fatte scoprire dal bianco ehe le deo
priva dall'attual e possessor" comm. ßIarco ßIinghetti. 
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(segue) BOLOGNA. - CHIESA DELLA MADONNA DI MEZZARATTA. 
(Pl'o]Jl'ieta del comm. l1fal'co jJfingltetti.) 

Avanzi Jacopo eh Paolo, detto Jacopo da Bologna, fioriva nel 1370. 
La Fuera in Eeritto: da un 1ato e il Committente in ginocchio e sotto 

vi si legge: 'fioe opus fecit (ieri Miclu:el deehore ... ; e sotto : Cristo 
che sana tutti gl' infenni a lui condotti. (ln questa pw·te sembl'cI 
ehe avesse mano Simone, fl'atello cli Jacopo.) 

La Donna adultem. 

Storie dei Testamento Yecchio, dipinte ne1 muro a destra, cui in 
nove scom1larti viene espresso fatti relativi a1 patriarca Giuseppe; 
nel peclucclO cli una colonna leggevasi: Jaeobus F., e sotto in sei 
scompartill1enti 1a Storia eh Mose, che credesi di Oristoforo, 0 come 
altri opina, di un Lorenzo, pittori coetanei al sunnominato. 

Incerto Autore. 
La Yergine col Bambino in collo e altro frammento d' affresco, I' ar

gomento dei quale non ben si distingue. 

Vitale da Bologna dipinse in quella Chiesa (1350). 
Il Presepio con moltitudine di Augioli. 

BOLOGNA. - CHIESA DI SANTA MARIA DE' SERVI. 

Calvart Dionisio, detto il Fiammingo, di Anversa, n. circa 1565 
m. 1619. 

11 Paradiso. 
Francucci Innocenzo da Imola, n. 1494 m. 1550. 

L' Annunziazione di Maria Vergine. 

Ignoto deI 1200. 
La Yergine assisa su di un seggiolone co1 Bambino Gesu e dietro 

due Angioli. (Viene da aleuni l'iputata di Cimabue.) 

BOLOGNA. - CHIESA DI SAN MARTINO MAGGIORE. 

Carpi (Girolamo da), 0 Carpi, n. 1501 m. 156S. 
La Beata Yergine col Bambino Gesu, a cui i Magi offrono i doni. 

Ignoto Autore . 
. Testa dei Redentore. (Affreseo nel Chiostro.) 

Raibolini Francesco, detto il Francia, bolognese, n. circa 1450 m. 1517. 
La Madonna ass isa in alto co1 Bambino Gesu e due Angioli volanti 

ai lati. In basso i Santi Sebastiano, Rocco, Bernarclino ed Antonio 
da Padova, e vi e scritto: ]i'RANCIA A VRIl!'EX . P. - Dello 
stesso e il SalvatOl'e morto, al disopra dell' ornato, e l' altro por
tante la Croce al disotto deI ll1eJesimo. 

Vannucci Pietro, detto i l P erugino, di Perugia, n. 1446 m. 1524. 
L ' Assunta, con in basso intorno alla tomba i dodici Apostoli. (Di

pinto sn tavoZcl veTSO l' anno 1490.) 
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. NB. - La. spiega
ZlOne della. seguente 
nomenclatura, prez
zo e grandezza, ved i 
pag. 10. 

105H 

I05J.:! 

10543 

10544 

10545 

10546 

10547 

1054S 

10540 

10,,50 

10551 12ZH 

10552 12215 

10553 12216 

10554 12217 

10555 

10556 

10557 

1055S 

10559 

10560 

PARTE SECONDA. 

BOLOGNA. - CHIESA DI SAN PETRONIO. 

Cossa Francesco, di Ferrara, n. 1430 lll . 1474. 
II Ma~tirio di San Sebastiano, composizione ricca di fignre, fra le 

qual! gnella dl Donato Vasselli, committente, genufiesso coll' abito 
canomcale d' allora. 

Costa Lorenzo, di Ferrara, n. 1450 lll. 1535. 

= 1 L' Annunziazione. 

Girolamo J unior~ (creduto Pennacchi di casato), detto Gi:;'oZet1nO da 
T1"evzso, ·n. 1508 ill. 1544. 

Un neonato ehe indica il suo vero padre. 

Gnarigione di una donna ferita. 

U n fanciullo rimasto illeso daUa caduta nel-
I' acqua boUente. . 

Risurrezione di un fanciuUo softocato in una 
culla. 

Guarigione di un uomo con un piede reciso. 

II cuore di un avaro trovato neUa cassa deI 
danaro. 

Resurrezione di un fanciullo rriorto. 

11 bicchiere scagliato nel sasso e non rotto. 

Incerto Autore deI principio deI XV secolo. 

i\'liracoli di San
t' Antonio, dipinti a 
cl!laro-scuro, autenti
cati dalla firma del
I' Autore nella Storia 
avente il ~. 10549: 
Hieronymus Trioi
sius . Facicbat 
Hi. - T.-

l La storia dei Mag:i r~ppresentata in otto scompartimenti, affreschi 
nellato .destro dl cln guarda. (Oetppella quarta a rnano manca en
trcmdo tn Olnesa.) 

II paradiso'j 
L

' I 1" Affreschi nel lato sinistro, come sopra. 
n,erno. 

Fatti de~a vita di San Petronio, .aft"reschi nella parate di fondo della 
detta C~ppella, con sulle finestt'e dipinti i dodici Apostoli, I' An
nunzlazIOne e nel tondo sopra le medesime I' Eterno Padre. 

BOLOGNA. - CHIESA 0 BASILICA DI SANTO STEFANO. 
(Qluu"ta Ohiesc, dedicata ai Santi Pietro e Paolo.) 

Simone da ~ol?gl)a, detto dei Orocifissi, fu della Famiglia A vanzi 
fion nel 1370. ' 

Crocifisso, eon scritto sotto : Simon (eeit hoc opus. I Santi attol'no 
80no dei fra.telli Rolli. 

XB. - La spiega
zione delta. seguente 
nomencl3,tura, prez
zo e grandezza. ved i 
pag. 10. 

10562 12218 

10563 

10564 122 19 

10565 

10566 12220 

10567 

10568 

10569 

10570 12221 

10571 

10572 

10573 12222 

10574 

10575 
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BOLOGNA. - COLLEGIO DI SPAGNA. 
(Chie,a di San Clemente.) 
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Dalmasio Lippo, 0 Filippo di ßlaso, di Bologna, n ..... ill. 1413. 
La Madonna col Bambino Gesu in collo. ~el basso vi e scritto: Li

pis Dal1llasii pinsit, e trovasi neUa Sagrestia. 

Zoppo Marco, di Bologna, visse circa il 1498. 
Ancona d' altare divisa in ventuno scompartimenti. Ha nel centro la 

Vergine assisa in trono col Di vino Jnfante; negli altri scompart.i
menti Santi e Storie nel gradino. (E scritto: Opera del Zoppo det 
Bologna.) 

BOLOGNA. - illONTE DI PIßT.,L 

Caliari Paolo, ' detto Paolo Veronese, di .Verona, n. 1532 m. 1588. 
Il Cri~to morto, sorretto da Angioli. Conservasi nella sala delle Con

gregazioni. 

BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. ACCADEMIA 

DELLE BELLE ART!. 

Avanzi Jacopo di Paolo, detto Jacollo clCb Bologna, fioriva nel1370. 
Ancona, ove in ventitre scompar timenti sono rappresent.ate scene 

della Vita della Vergine,' deI Redentore e di Santi. 
Barbieri Gio. Francesco, detto iZ G~wrcino, di Cento, 11 . 1590 lil . 1666. 

San Gu~lielmo, duca d' Aquitania, ehe riceve I' abito dal vescovo 
Sa.n J; elice. . 

San Bruno fondatore deli' Ordine dei Certosini ed i snoi Compa"ni 
nel deserto. In alto la Vergine in gloria col Bambino Gesuo e 
Angioli. 

San Giovanni Evangelist.a, mezza figura. 
Santa i\Iaria Maddalena, id. 

Bugiardini Giuliano, di Firenze, TI. 1481 ill. 1556. 
San Giovanni Batt.ista 'nel deserto, finnato: Jul. Flo. F. 
Matrimonio mistico di Santa Caterina, firmato: Jul. Flo. Fetc. 
La Madonna, il Bambino ed il piccolo San Giovanni, firmato: Jul. F"l. F. 

'Cantarini Simone, detto il Pesaresc, di Pesaro, n. 1612 ill. 1648. 
II ritratto di Guido Reni. 

Carracci Agostino, di Bologna, n. 1557 ill. 1602. 
L' ultima Comunione di San Girolamo. 

Carracci Annibale, di Bologna, n. 1560 ill. 1609. 
La Santissima Vergine ed il Bambino Gesu in gloria, adorati dai Santi 

Lodovico vescovo, Alessio Giovanni Battista, F rancesco d' Assisi 
e le Sante Chiara e Caterina d' Alessandria. 

Carracci Lodovico, di Bologna, n. 1555 m. 1619. 
La Madonna assisa in trono col Bambino Gesu, incoronata da An

gioli e adorata da Santi. 
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NB. - La. spiega. 
zione della. seguente 
nomenclatura, prez
zo e grandezza, vedi 
pag. 10. 

10576 

10577 

105i8 12223 12782 

Hi5i9 12224 -

10580 - -
10581 - -
10582 - -

10583 - -
10584 - -

10585 - -

10586 - -

10587 - -

10588 - -

10589 - -

10590 - -
10591 - -

10592 - -

10593 - -

PARTE SECONDA.. 

(scgue) BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. ACCADEMIA 

DELLE BELLE ARTI. 

Carucci Jacopo, detto -il Pontonno, di Pontormo, n. 1492 m. 1558. 
- La Madonna col Bambino Gesu. (Il Vasw'i eil Gavalcaselle 1et dicono 

invece del Visino, a1lievo cli 1Ifariotto Albertinelli, m. 1512.) 

Chiodarolo Gio. Maria, di Bologna, scolaro deI Francia. 
- II Bambino Gesu adorato daUa Santa Vergine e da San Giuseppe. 

Cima ' Gio. Battista, detto dalla patria il Conegliano, n. verso il1460. 
Dipingeva ancora nel 1517. 

- La Santa Vergine ed il ,Bambino Gesu, firmato: Joamis Betptistm 
Gonegliamensis opus. E poste in un tabernacoletto decorato d' in
tagli e neUa lunetta dei quale evvi dipinto ]' Eterno Padre. 

Cossa Francesco, di Ferrara, n. circa 1430 m. 14U. 
La :i\laclonna, il Bambino, San Giovanni Evangelista, San Petronio 

ed il ritratto deI Oommittente. (Firmato: Fmnciscus Gossa FeiTet-
1"iensis F. 1474.) 

San Petronio ed il ritratto deI Committente. ~ 
- La Vergine e il Bambino Gesu. 
- San Giovanni Evangelista. 

Dettagli deI detto 
quadro. 

Costa Lorenzo, di Ferrara, n . 1450 m. 1535. 
Lo Sposalizio deUa Vergine. 
San Petronio vescovo, San Francesco d' Assisi e San Tommaso 

d' Aquino. (Firmato: Law'cntius Gostet F. MGOGGGIL) 
La Madonna aSEisa in trono col Bambino Ge8u, ai lati San Petronio 

e Santa Tecla martire, 

Francucci Innocenzo da Imola, n. 1494 m. 1550. 
-- La Madonna col Bambiuo Gesu, Santa Elisabetta ed il piccolo Pre-

cursore, con ai lati genuflessi due ritratti della Famiglia Felicini. 
- La V crgine cui due Angioli pOl'gono la corona ed altri due le 

te~/5ono soUemto il manto, sotto al quale vi sono dei fedeli ge
nunessl. 

-- La :i\fadonna, il Bambino, il piccolo San Giovanni, San Francesco e 
Santa Chiara. 

Gherardo Fiorentino, sopr:u1l1ominato il JJlinicdol'e, viveva verso la 
fine deI X V secolo. 

- Il Matrimonio mistico cE Santa Oaterim\ da Siena in presenza della 
Madonna e di quattro Santi. . 

Giotto di Bondone da Vespignano, n. 1276 m. 1337. 
- San Pietl·o Apostolo e ]' Arcangiolo Gabriele. 
- San Paolo Apostolo e I' Arcangiolo MicheIe. 

Incerto Autore. 
- Un bambino coricato in una culla. 

Incerto Autore, attribuito a l Tintoretto 0 al Bassano. 
- Il ritratto d' un uomo veccbio. 
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(.egue) BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. ACCADEMIA 

DELLE BELLE ART!. 

Jacopo di Paolo, di Bologna, viveva alla meta deI XIV secolo. 

137 

La Santa Vergine incoronata dal Redentore. (Firmato: Jacobus 
Paoli F.) 

Orocifissione di Nostro Sic:rnore col buono e cattivo Ladrone, in basso 
le Marie e Popolo. (Fif.metto come il suclcletto.) . 

Sant' Elena ed una Monaca che adorano la Oroce. 

Maineri Antonio di Bartolommeo, di Bologna. 

San Sebastiano. 

Marc,b.esi Girolamo, detto Cot(gnola, di Cotignola, n. 1471 m. 1540. 
La Madonna assisa in trono col Bambino Gesu. In b~~so evvi il 

piccolo Precursore ed ai lati i Santi Francesco d' ASSISl e Bernar
dino da Siena. 

Mazzola Francesco, detto il Parmigianino, di Parma, n. 1503 m. 1540. 
La Madonna col Bambino Gesu, Santa Margherita, Sant' Agostino, 

San Girolamo ed un Angiolo. 

Mazzolini Lodovico, di Ferrara, n. 1481 m. 1530. 
n Bambino Gesu adorato dalia Vergine, dai Pastori e da un Reli

gioso ~omenicano. 

Niccolo da Cremona, deI XVI secolo. 
Nostro Signore mort<? e le Sante Marie ed i Santi Giovanni Evan

gelista e Giuseppe d' Arimatea. 

Niccolo da Foligno, soprannominato Alunno, viveva aHa fine deI 
XV secolo. 

L' Annul1ziazione di Maria Vergine, in alto 
l' Eterno Padre fr a Angioli. 

La Santa Vergine assisa !n t~O?O co~ . Bam
bino Gesu, ed avente al lati 1 SantI Fran
cesco e Sebastiano, in alto l' Eterno Padre 
fra una gloria di Angioli. 

Doppia ancona fir
mata: Hopus Nico1ai 
de Fuligno, 1482. 

Raibolini Francesco, detto il Francia, di Bologna, n. 1450 m. 1517. 
Gesu morto son'etto da due Angioli. 
La Madonna assisa in trono col Bambino Gesu, ai lati San, Paolo e 

San Francesco d' Assisi, in basso il piccolo San GlOvanm. 

L' Annunziazione deUa Sant,a.v ergine ~d i Sapti Giorgio, BerJ?~rdin~ 
da Siena, Francesco d' Assisl e San GlOvanlll Evangehsta. (Fa mato. 
Ft'w~cict Aurifex Pinxit MOGGOC.) 

La Madonna in trono col Santo Bambino, 3:vente ai lati i Santi .;\go
stino, Francesco d' Assisi, .Gio~anni Battlsta, Proc?lo, SebastIano! 
Santa Monica, ed un AnglOlo 111 basso che suona il m~ndolll1? ~ I 
e pure il ritratto deI Donatore. (Firmato: Opus Ft'ancuB A~tnficls 
MCOOOLXXXXIY.) 

L' Annunziazione deUa Vergine, San Giovanni Battista e San Gi
rolamo. 
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10609 12230 

10610 

10611 12231 12;8, 

10612 

10613 

10614 

106 15 
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IOGI7 
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10619 

IOG20 

10621 

10622 

10623 

10624 

IOG25 

-

I 
12232 

12233 

PARTE SECONDA. 

(8eg"e) BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. 

DELLE BELLE ART!. 

Raibolini Francesco, detto il Fmncia, di Bologna, n. 1450 m. 1517. 
La Madonna assisa in trono col Santo Bambino, ed ai lati i Santi 

Giovanni Battista, Agostino, Giorgio, Stefauo ed un Angiolo te
nendo dei gigli. 

Crocifisso con ai piedi della Croce la Maddalena, la Madonna ed i 
Santi Girolamo, Giovanni Evangelista e Francesco. (Firmato: Opus 
Fmncia! AU1·i(.) 

11 Bambino Gesu adorato dalla Santa Vergine, San Giuseppe, San
t' Agostino, San Francesco e due Angioli. Vi e anche il ritratto 
dei donatario mönsignor Ant. Galeazzo Bentivoglio edel cavalier 
Girolamo Pandolfi dl Casio, poeta. 

= I La nascita, l' infanzia e la morte di Gesil Cristo. In faccia alla Croce 
J vi e la bella figura di Sant' Agostino. 

Raibolini Giacomo, detto il Francia, di Bologna, m. 1557, figlio e 
allievo deI suddetto. 

La Vergine in gloria col Bambino Gesil, in basso San Pietro Apo
stolo, San Francesco d' Assisi, la jUaddalena e sei giovani Vergini. 

La Vergine e il Divino In fante, il Precursore, San Paolo Apostolo 
e Santa Maria Maddalena. 

Raibolini Giulio, detto il Francic~, di Bologna, m. 1540, e il di Jui 
fratello Giacomo suddetto. 

La Vergine col Bambino Gesil, il piccolo San Giovanni ed i Santi 
Franeesco d' Assisi, Bernardino da Siena, Sebastiano e Giorgio. 

, (Firmato : J, J. Frwncia Aurif. Boloniens etc. F. F. MDXXVI.) 
San Frediano veseovo" San Giaeomo Apostolo e le Sante Orsola 

e Lucia martirL E tradizione ehe nella figura posta alla destra 
dei Yescovo, ehe sta a mani giunte, Giacomo abbia ritratto se 
stesso. (Firmato: J, J. Fmneia.) 

Ramenghi Bartolommeo, detto Bagnacavallo, n. 1438 m. 1556. 
La Madonna, il Bambino, San Giuseppe, San Paolo, San Benedetto 

abate e Santa Maria Maddalena. 

Reni Guic1o, c1i Bologna, n. 1575 m. 1642. 
La Strage degl' Innoeenti. 
La Madonna in gloria, detta elel Bosw'io, ed il Bambino Gesu, ado

r ati dai Santi Petronio, Domenieo, Francesco d' Assisi, Franeeseo 
Saverio, Proeolo e Floriano, protettori della citta di Bologna. 

Sansone vittorioso ehe fa zampillare dell' acqua da una maseella di 
asino, colla quale aveva ucciso i Filistei. 

La Madonna della Pieta con due Angioli ehe piangono la morte ,del 
Redentore, esposto alla venerazione dei Santi Petronio, Domenieo, 
Carlo Borromeo, Franeeseo d' Assisi e Proeolo. 

La Madonna della Pieta eon due Angioli ehe piangono la morte dei 
Redentore. (Pm·te superiOl'e dei detto dipinto.) 

La Santa Vergine incoi'onata dalla Santissima Trinita. In basso i 
Santi Giovanni Battista, Giovanlli Evangelista, Bernardo abate e 
Caterina martire. 

San Sebastiano martire, 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI EMUSAICI. 

(8eg"e) BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. ACCADEMIA 

DELLE BELLE ART!. 

Reni Guido, di Bologna, n. 1575 m. 1642. 
Sant' Andrea Corsini, vescovo di Fiesoie. 
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La testa di Kostro SiO"nore coronato di spine (il. N. 12234 edella 
grandezza originale)~ (Disegno al pastello sopra la eal'ta.) 

Sanzio Raffaello, di Urbino, n. l483 lll. 1520. 
Santa Cecilia in estasi, ascoltando un eoncerto in ciel.o, con i Santi 

Paolo, Giovanni Evangelista, Agostino ves~ov,o ~ ~~arla lY~addal~na. 
Gli stl'llmenti sparsi sul terreno s.ono ~tatJ dlpmü da Giovwnm da 
Ucline. (Vecli7ma stnmpn deZlapnma ulen dl Raffaello apag.140.) 

Testa della Santa Ceeilia della grandezza originale'l 
Busto della Santa Ceeilia, San Giovanni e Sant' Ago- Detta~li 

stino. dei suddetto 

S G' . dipinto . 
.San Paolo e an IOvanlll. 
Sant' Agostino e Santa Maria :i'lIaddalena. 

Scuola di Raffaello Sanzio. 
San Giovanni Battista nel deserto. 

Simone da Bologna, detto dei Crocifissi, fiori nel 1370. 
La Santa Vergine eoronata dall'tedentore. (Firmato: Simon (eeit.) 
Aneona ove e rappresentato la Madonna ' coro~ata ,da suo Figlio, 

La Cl'ocifissione di Gesu Cristo e di versi Santi. (FIl'mato: SIlInon 
(eeit hoc opus.) 

Sirani Elisabetta, di Bologna, n. 1638 m. 1665. 
11 Bambino Gesil. 

Tiarini Alessandro, di Bologna, n. 1577 rn. 1668. 
La Deposizione di Nostro Signore. 

Tibaldi Pellegrino, di Bologna; n. 1527 m. 1581. 
11 Matrimonio di Santa Caterina. 

Va~nucci Pietro, detto il P erugino, di Citta della Pieve, n. 1446 
m. 1524. 

La Madonna, Gesil Bambino fra gli Angioli, San Mic.hele, Sa,nta Ca
terina, Sant' Apollonia ~ San Giovanlll Evangehsta. (F1l'lnato: 
Petrus Perusinus P~nxlt.) 

Vigri Caterina, ili Bologna, n. 1414 m. 1463. 
Sant' Orsola mal-tire eon le sue compagne. (Firmato: Catm'ina 

VigTi F. 1452.) 

Vitale da Bologna, detto Vitale delle Madonne, imitatOl'e di Giotto. 
La Santa Vergine col Bambino Gesil, d~e Angioli ed un pio per

sonaggio. {Firmato: V7tal!s cle Bonomn (GC1t nnno MCCCXX.) 

Viti Timoteo, di Urbino, n. 1469 m. 1523. 
Santa Maria Maddalena nel deserto. 
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9107 10651 -

PARTE SECONDA. 

(8.gM) BOLOGNA. - PINACOTECA DELLA R. ACCADE~IIA 

DELLE BELLE ART!. 

Vivarini Anton~o e Bartolommeo, fratelli, di Murano, vivevano alla 
meta deI XV secolo. 

Ancona C!ve s.ono rappresentati la . Santa Vergine, Gesu Bambino 
~ Santi. (Fmnato : An1~9 clonnm M.OOOOL hoe opus ineeptmn 
futt et perfeetmn Venetns ab Antonw et B artholOIneo Fratribus 
cle Mur·ano, ete.) 

La Vergine e il Bambino Gesu. ! 
San G~rolam~ e Sant' Agostino. Dettagli della suddetta 
San GlOvanlll Battista e San Niccolo. Ancona. 

Zampieri Domenico, detto Domenichino, di Bologna, n. 1582 m. 164l. 
- Il Martirio di San Pietro. 

La Madon~a .del Rosario col Bambino e San Domenico in mezzo 
agh AnglOh ; 1.0 basso un Papa e diversi Fedeli che implorano 
la loro IiberazlOne dalle persecuzioni e dalle malattie. 

Due graziosi Puttini in basso deI detto quadro. 
Ill\Iartirio di Sant'Agnese, strozzata dal carnefice innanzi al Giudice. 

Zoppo Marco, di Bologna, visse circa il 1498. 
Sant' Apollonia. 
La Santa Vergine, il Bambino Gesu ed i Santi Giovanni Battista 

ed Agostino. 

STAMPE ANTICHE. 

Marcantonio (Raimondi), di Bologna, m. poco dopo il 1527. 
- Prima idea di Raffaello per la composizione deI dipinto rappre

sentante l' Estasi di Santa Cecilia. (Vecli pag. 139.) 

QUADRI MODERNI. 

Busi Luigi, di Bologna. 
Il ~asso r!cevuto negli. ~ltim.i tempi di sua vita al Convento di San

t Onofno aRoma, e 1 VI vlSltato dal cardinale Cinzio Aldobrandini. 
Ferrari Giulio Cesare, di Bologna. 

Es~erald~ r:ella sua oscura prigione. (VICTOR HUGo, Nostra Signol"a 
cl. Pangt.) 

Orfei Orfeo, di Massalombardi, provincia di Ravenna. 
I piccoli Cantori. 

CORTON A. - CATTEDRALE. 

Lorenzetti Pietro, di Siena: Ie sue opere sono conosciute dal 1327 
al 1350. 

La Madonna assisa in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia 
e lateralmente Angeli. - 12251 
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(8<9"') CORTONA. - CATTBDl{ALE. 

Signorelli Francesco da Cortona, nipote di Luca, edel quale si ha me
morie fino al 1560 circa. 

L' Incredulita di San Tommaso. 
Signorelli Luca cht Cortona, n. 1441 m. 1524. 

Cristo deposto di Croce e pianto dalle :\Iarie e. Apostoli. In dietro a sini
stra vedesi il Cal vario, a destra la ResurrezlOne. (Venne esegutto questo 
dipinto ml1502.) 

Comunione degli Apostoli 0 l' lstituzione eucaristica. (Dipinto nel 1512.) 

CORTONA. - CRIESA DI SAN DOMEUICO. 

(Fra Giovanni da), detto Beato Angelico, n. 1387 m. 1455. 
La Madonna col Bambino Gesu, seduta in trono con dietro Angeli. Negli 

spartimenti laterali vi s.ono quattro Santi e nelle cuspidi l' Angiolo Gab
briello, l' Annunzlata e il CroClfisso. 

(Bartolomffieo della) , camaldolese, viveva nel XV secolo. 
Assunzione della Vergine circondata ~a un infinito stuo~o di .~gioli suo.

nanti diversi strumenti. In basso mtorno la tomba 1 dodlCI Apostoli, 
un Santo e una Santa genuflessi. 

=: ~ Gruppi di teste <;l.egli Apostoli tolti dal quadro sucldetto. 

Lorenzo, di NiccoIö, operava nel XV 8ecol0. 
Grande Ancona avente nel centro la VergiJ;!e Incoronata, e negli spartimenti 

ai lati gruppi di Santi .. NeUe cuspidi l' Angiol0 Gabbriello, l' Annunziata 
e la Santissima Trimta. Ha un gradmo stonato. (Porta questo quacll'o 
let clata 1440 c ~m' iserizione ehe rieorcla essere il rnedesirno un l·egalo 
cli Oosimo e Lorenzo cle' Mecliei.) 

Sassetto. 
La Madonna col Bambino Gesu assisa in trono e Angioli. ~egli scomparti-

menti ai lati quattro Santi, neUe cuspidi l' Annunziazione. 

CORTONA. - CRlESA DI SAN FRANCESCO. 

Scuola di Luca Signorelli. 
La Nascita deI Redentore e l' Adorazione dei Pastori. 
La Madonna c~l Bambino Gesu in coUo ed avente ai lati i Santi Antonio, 

MicheIe, Bernardino e Benedetto. 

CORTONA. - CRIESA DEL GESU. 

FiesoIe (Fra Giovanni da), detto Beato Angelico, n. 1387 ffi. 1455. 
L' Annunziazione. 
Busto delI' Arcangiolo. J 
Busto deUa Vergine. 

Llettagli deU' Annunziazione suddetta. 

10 
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NB. - La spie
g3't.ione della 
aeguente DO

lllenclatura I 
prezzo egran. 
deua, vcdi 

PtlO'g 
~ .... 

1066, -

10668 

10669 -

106,0 -

10671 

10672 -

I06i3 12252 

10674 12253 

10675 -

106,6 -

10677 -

106,8 -

10679 -

10680 12254 

10681 

PARTF; SECONDA . 

(8ey" e) CORTONA. - CHIESA DEL GESU. 

FiesoIe (Fra Giovanni da), detto Beato Angelico, n. 1387 m. 1455. 
Lo Sposalizio della Vergine, i 
L' Allnunziazione de1la Vergiue e l' Adorazione fi t· d II 

de' Magi, . onnan ~ Ulna pl·e e a. 

Presentazione al Tempio e Transito della Vero-ine \ b , ! Predella con fatti della Vita di San DOllenico. 

Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 m. 1524. 
La Nascit!!' deI Reden~Ol·e e l' Adora;zione de'. Pastori. In alto tre Angeli 

con mUSlCa III mano lllnalzano eanttcI eh glOlfL per tale avvenimento. 
La .Coneezione. Sotto i piedi della Yergine e rappresentato il Peeeato ori

g111ale, in basso figure di Santi e Profeti, in alto I' Eterno Padre teste 
eli Cherubini e due Angeli volanti spandendo fiori. ' 

La Madonna col Bambino Gesu, sedente in trono ed avente ai lati quattro 
Santi, e sopra: nel front.one deI ql:adro, I' Eterno Padre. 

CORTONA. - CHIESA DI SANTA i\IARIA DELLE GRAZIE AL CALCINAIO. 

Papascello Tommaso, cortonese, scolaro di Luca Signorelli. 
!,' Adorazione dei Re Magi. 
L' Annunziazione di Maria Vergine, dipinta nel 1527. 
L' Assunzione della Vergine eontornata da Angioli volanti; in basso, presso 

Ja tomba, i dodiei Apostoli, dipinta nel 1526. 
Signorelli Lnca da Cortona, 11. 1441 1lI. 1524. 

La Coneezione. Vedesi Ja Vergine assisa sulle nubi eontornata da figure 
di Santi e Profeti, e teste di Cherubini. In alto l' Eterno Padre eon ai 
lati due An~ioli suonanti strnmenti. In basso negli angoli due mezze figure, 
un Homo ect una donna, in atto di adorazione. (Questa pittU1"Cb, lasciata 
da Luea incompiuta, venne terminata dal suo scolw·o Papaseello.) 

CORTONA. - CHIESA DI SAN lIIARCO. 

Lorenzetti Pietro, di Siena, le sue opere si conoscono dal 1327 al 1350. 
Croeifisso. Ai lati, e presso le braeeia di Cristo, yedonsi in mezza figura 

la Madonna e San Giovanni, ed in alto quella deI Redentore. 

CORTONA. - COMPAGNIA DI SAN NICCOLO. 

Scuola di Luca Signorelli. 
Affreseo reeentemente seoperto, rappresentante la Disputa deI Santissimo 

Saeramento. 

Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 1l1. 1524. 
Cristo c1eposto nella tomba da un Angiolo. Altri tre Angioli, fra i quali 

San Miehele, portano strumenti della sua Passione. Stanno genuflessi 
i Santi Franeeseo, Bernardino e Girolamo, ed altri due in piedi. 
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(8egue) CORTONA. - COßiPAGNIA DI SAN NICCOLO. 

Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 m. 1524. 
II Cristo solo. (Dettaglio dei quaclro retl·O clescritto.) 
La Maclonna sedllta in trono col Bambino (lesu sulle ginoeehia ed avente 

ai lati i Santi Pietro e Paolo. 

CORTONA. -lIIUSEO DELL' ACCADEMIA ETRUSCA. 

Greco Autore? 
Busto della Musa Polinia, clipinto sn lavagna, ehe per il bel earattere della 

sua testa vien eonsiderato co me una rara pittura greea., fra quelle fino 
a noi pervenute. 

EMPOLI. - BATTISTERO 0 CAPPELLA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

ATTIGUA ALLA COLLEGIATA. 

Fini Tommaso di Cristofano da Panicale, in Val d' EIsa, detto Masolino 
deI Pnnicale, 11. nel 1383, 1l1. circa il 1440. 

La Pieta, affreseo. 

EMPOLI. - CHIESA DELLA COLLEGIATA. 

Botticini Francesco di Giovanni. 
Cristo in piedi eon la eroee fra le braceia, chiamato il Gesu delle Arti 

dagli emblem i dipinti nel fondo. 

Giotto di Bondone da Vespasiano, n. 1276 m. 1337. 
Martirio di Santa Lucia. 

Scuola senese dopo Pietro Lorenzetti. 
La Vergine eol Bambino Gesu in e01l0, detta la MCldonna delle Grazie. 

EMPOLI. - GALLJmIA DELLA CHIESA COLLEGIATA. 

Botticini Francesco di Giovanni. 
Sant' Andrea Apostolo. 
San Giovanni Battista. 
Martirio di Sant' Andrea. 
Deeollazione e presentazione aHa figlia di Ero

diade della testa di San Giovanni Battista. 
La Preghiera nell' Orto, la Cena eon gli Apo

stoli, e il Tradimento di Giuda. 

Pitture deI dossale 
d' altare, vedi N. 9678. 

Filipepi A., detto Aiessandro BotticeUi, fiorentino, n. 1447 1l1. 1510. 
Sette Angioli danzanti e suonanti diversi strumenti. 

Due Angioli eon le mani eonserte sul petto, ed in basso due figure genu
flesse, forse i Committenti di queste pittllre, esistenti in un dossale d' al~ 
tare, yedi N. 9675. 
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(8e9ue) EMPOLI. - GALLERIA DELLA CRlESA COLLEGIATA. 

Giotto di Bondone da Vespasiano, n. 1276 m. 1337. 
11 Deposto di Croce, l 
II Tradimento di Giuda e 1'Arresto di Gesu formanti una predella 
,. ' d' altare. 

La Cena con gh Apostoli, 
Ignoto dei XIII secolo. 

Trittico avente nel centro la YerO"ine col Figlio Gesu in collo ed ai lati 
S~~t.' Antonio ~ San Giovanni, 'San Lorenzo e San Sisto 11. Nel gradino 
VI e espresso m plCcole figure la Pieta e quattro Santi. 

Ignoto deI XIV secolo. 
Sant' Agostino, Santa Caterina, San Giovanni e San Cipriano. 
Sal!to Stefano, Santa i\'Iarta e Sant' Antonino. 
San Lodovico, Sant' Orsola e San Girolamo. 

Ignoto deI XV secolo. 
La Madonna col Bambino Gesu assisa in trono e circondata da Anetioli e 

. Santi. (QltestO dipinto viene attribuito da etlcuni a i\'Iasaccio, dtz altri 
aSternina.) 

Lippi Filippo, detto il Filippino, fiorentino, n. 1460 m. 1505. 
L' Annunziazione di i\'Iaria Yergine. 

Scuola di Giotto. 
La YergiD;e col Bat?bino .Gesit in collo, in alto q~attro Angioli. Nella lunetta 

Il Croelfisso con al pledl la Maddalena ed al latl la Vergine e San Giovanni. 
Vannucchi A., detto Ancl1-ea del Sw·to, fiorentino, n. 1487 m. 153l. 

San Biagio seduto. (Questa pitt~lra e dentj'o un bel tabernc/'colo.) 10711 

FERRARA. - CASTELLO. 

(Soffi ltO deU" came"" detta clell' Aw·ora .. ) , 

Dossi Gioyanni (Luteri), detto il Dosso, ferral'ese, eccellente figurista deI 
XVI secolo. 

Dossi Battista (Lutel'i), fL"atelIo dei suddetto, egregio per gli ornati. 

L' Aurora, che mezza spogliata sta alzandosi dal letto di Titone, ed egli ., 
siede da canto; tiene in mano una lira, ne altro puo significare che 
l' armonia coniugale a modo degl' Iconologi; le altre due Vergini sedenti 
d' intorno mppresentano le Ore, e Ia, terza che sta in piedi piit indietro, 
e la prima Ora dei giorHo coronata di rose; allarga le braccilt e tiene 
iI freno de' oovalli dei Sole. Questa composizione e chiusa da fascioni con 
incassature, ove sono dipinti de' meandri e dei festoni d' ogni sorta di 
frutta. N.el fregio sottostante vi sono dei graziosi Genietti su bighe timte 
da animali diversi. 

t Descritto da! conte ERCOLF. GRAZIADF.I. 
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(8egue) FERRARA. - CASTELLO. 

(Soffitto dell" came,.,. detta deU'Aur01·".) 
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Dossi Giovanni (Luteri), detto il Dosso, ferrarese, eccellente figul'i
sta dei XVI secolo. 

Dossi Battista (Luteri), fratello deI suddetto, egregio per gli ornati. 
11 i\'Iattino. La calda ora dei giorno Thalate corre ansante, e colle 

fiamme ardenti dinanzi aHa quadriglia dei Sole, e com' ella signi
fichi la proc1uzione dei frutti della terra, ci finge per traboccar 
loro dalle ceste rovesciate sul suolo, e l' Alcione che vi sta sopra 
gracchiando avverte deli' arrivo deI Sole. (Questa composizione 
e chiuset come la pr·ecedente. ) 

Il Vespro. Una bella e colossale donna, fOl· se la Ven61·e celeste, con 
una torcia di pino appoggiata alla destl'a spalla, ergesi su di un 
cocchio, e in atto danzante e di animar e alia danza. Un giovane 
ignudo, forse Espero, monta sul carro stringendo con la sinistra 
una manata di spighe ed insieme con la Dea si volgono ad un 
garzone, forse d' Aty, che in atto di riposo si appoggia ad un 
albero e sta in guisa di chi dlt principio a toccare il cembalo, 
quasi ubbidir vo:,"lia al cenno della sua Diva; a lato di essa sta 
il Sole ri yolto co! dorso, ed ignudo sferza i ca valli, i quali stan 
misurando i passi per intraprenclere la discesa verso l' orizzonte. 
( Questet lJw'e e chiusa come le suddette.) 

La Notte, significata colla notissima discesa di Diana yerso il pastore 
Enc1emione, il gun.le, sdraiato e con berretto frigio, apfoggia l' un 
fianco sul Planisferio, nel mentre che abbandonati da freno i ca
valli si sbanc1ano indomiti colle agitate criniere. (Chittset come le 
lJTecedenti.) . 

Le Sorti mortali 0 le Parche. Sono Iliovani Vergini e belle tutte, che 
per tali le figuravano le arti delt' antichitit, sebbene vecchie le 
volessero i poeti; due d' esse stanno di fianco all' urna fatale, e il 
Tempo che sta in mezzo abbracciandole; la terza Parca sorge al 
di dietro. Non della vita, ma delle sorti mortali qui si decide. Tol
gono il copershio deli' urna fatale, ec1 una sta in atto di volerne 
estrarre la sort!); piu in alto la terza pubblica il giudicio. Un 
fanciullino a' piedi 101'0, che un fragpe vaso ro,escia, significa quel 
yecchio adagio : Fictilis homo - dalla nascita e la vita deli' uomo 
simile ad un fragile vaso. 

FERRARA. - CATTEDRALE. 

Filippi Sebastiano, detto il Bastianino, 11. 1532 m. 1602. 
Il Giudizio Universale. (Affi'esco nel catino del Coro, eseguito da 

questo m·tistet dall' ottobj'e del 1577 a tutto il 1580, sullo . stile 
di l\'I.ichelangiolo Buonarroti.) 

Raibolini F., detto Frctncesco Frctncia, bolognese, 11 . circa 1450, 
m. 1517. 

La Santa Vergine in glorl&t incoronata dal Divin Figlio; in basso un 
numeroso stuolo di SantI e Sante stanno in atto di ammirazione. 

Tisi 0 Tisio Benvenuto, da GaTofalo, nel Ferrarese, n. 1481 m. 1559. 
La Vergine assisa in trono col Bambiml Gesit e varii Santi al piano. 

(Tat'olet bellissimct pOt·tante la datet 1524.) 
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FERRARA. - CRIESA DI SAN BENEDETTO. 

Longhi Luca da Ravenna, m, 1580 di ftnni 73. 
La Circoncisione di GesiI üristo, suH' altare di crociera. 

Scarsella Ippolito, detto lo Scal'sellino, di Ferrara, n, 1580 m. 1651. 
L' Assunzione delIa Vergine, (Lavoro fra i migliori di questo 

e posto sull' alta1'e della crociel'a a sinistra.) 

FERRARA. - CRIESA DI SANTA MAlUA DELLA PIETA DE' TEATINI. 

Barbieri Gio. Francesco, detto il Guel'cino, n. a Cento nel 1590, 
m. nel 1666. 

Purificazione di II'Iaria Vergine, (Pala dell' altal'e nella ci'ociera dalla 
parte sinistra di chi entra,) 

FERRARA. - PALAZZO COMUNALE DI SCRIFANOIA 

DETTO DELLA SCANDIANA.' 

Tura Cosimo, detto anche eOSine,' nato circa il 1406, Yiveva ancora 
nel 1480. 

Trionfo della Dea llIinerva - Segno d' Ariete - Fatti di 
Estense.3 - Vedesi II'Iinerva sopra un carro tirato dagli Unicorn i. 
A sinistra un gruppo di tessitrici e un altro di ricamatrici, lavori ' 
prediletti delIa Dea, A destra uomiui di lettere, togati e legislatori, 
essendo II'Iinerva la Dea deHa Sapienza. Nella fascia di 'mezzo evvi 
dipinto il segno delI' Ariete corrispondente al mese di II'Iarzo, con 
figure simboliche. In basso il duca Borso rende giustizia ad un 
uomo che gli presenta una sugplica, indi 10 stesso Duca in com
pagnia dei suoi cortigiani s' incamminano per la caccia. In Ion ta
nanza si vede la stessa comitiva che preeede oltre, e sulla sinistra 
in alto alcuni villici intenti a potar viti. 

Gruppo di tessitrici e ricamatl'ici. ~ Dettagli tolti dal 
Gruppo, di uomini di lettere, togati e legi- trionfo della dea II'Ii-

slaton, nerva. 

Gruppi di teste, tolte dalIa parte risguardante il duca Borso. 

Trionfo di Venere - Segno deI Toro - Fatti di »01'80 Estense. -
Un carro condotto da Cigni pOl-ta la dea Venere, la guale cinrre 
con una catena II'Iarte genuflesso davanti a lei. La seena e spar~a 
di animali a lei consaerati; le colombe svolazzanti, i passeri, i co-

------
t pescrizione dei dipinti di Oosimo TI'1"a scoperti DeI 1840 DeI Palazzo di Schifanoia, 

pulJbhcata dal COXTE aVExTI e CONTF. LADERCHI. 

:I: k opinione generale ehe l' invenzione e la uireziono dell' opera sia assolutamente di 
Cosimo '['ura, non pera eho per tutto abbia operato la sua mano. Galasso, Zoppo, Cossa 
e Costa sono gli artisti, dei quali 10 stile apparisee pia distintamente. Resta peri> inrerta 
]a parte da. nssegnare ad ognuno. 

8 Questi affl'cscbi sono dhis i in tl'C strisce sovrapposte }' una an' altra: ne1la media 
vedonsi i segni dello Zodiaco, nelJn superiore Ja Divillita. pagana ehe presiedo a tal segno , 
nell'inferiore episodi delJa vita di Borso a seconds. delln stagione indicata nel Segno zodiacale. 
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Tura Cosimo, detto anche Cosm1:, nato circa il 1406, viveva ancora 
nel 1480. 

ni"li sul piano. A sinistra un bel giardino con giovani d' ambo i 
se~si . Quivi e ne gruppi a destra so no fazioni amorose conforme 
al suo culto. In lontananza si vedono su di uno scoglio le tre 
Grazie, N ella fascia di mezzo vedesi il segno deI Toro, corrispon
dente al mese di Aprile, con figure simboliche. Sotto il duca Borso 
ritornato dalla caccia sta regalando una mon eta al suo Buffone, 
Nell' alto a sinistra vengono espresse le corse de' Fantini assisi su 
cavalli che solevano farsi il giorno di San Giorgio (24 aprile) . 
Molti spettatori assistono a questa festa, ed il Duca co' suoi Il ca
vallo stanno dal lato destro. 

l Gruppi di giovani d' ambo i sessi intenti in colloqui amorosi, tolti 
j ' dal Trionfo di Venere, 
Grupp~ di teste, tolte daUa parte risguardante i Fatti di Borso. 
TriOlifo d' Apollo - Segno di Gemini - COlltadilli illtenti Il Ia

vori cllmpestri. - Quattro eavalli di vario colore trascinano il 
carro, sopra di cui e il Nume. 80no i c1estrieri guidati dall' Aurora, 
che sta china sul carro mec1esimo davanti ad Apollo. Una quan
tita c1i Putti iO'nudi rappresentano, alla destra, le Artl bambllle, 
che, s viluppan~osi poi sotto gli ammaestramenti deI Dio, diffusero 
i 101'0 benefici influssi tra i mortali; come il monticello di chiuse 
conchiglie presso 101'0 di pinto, saranno per accordarne i frutti al
lorquando saranno aperte ; il Fonte Castalio sta piiI in .alto; ~l 
Pegaso riposa. sovra esso, Al manco lato sono . effigla~1 varn Poet!. 
N ella fascia cll mezzo evvI 11 segno dl Genum, cornspondente al 
mese di Maggio, con figure simboliche, In basso non rimane che 
un frammento deI bell' affresco allusi vo a Borso, ed e: üontadini 
falciando l' erbe, altri potando; personaggi aIl' intorno in atteg
giamento d' osservaziol1e e un passaggio di un ponte. 

Cavalcata di molti gentiluomini, preceduta da un personaggio di
stinto, ognuno portante una banderuola. 

Trionfo dl lUercurio - Segno deI Cancro - Fatti di Borso E8tell8e. 
_ Sta l\Iercurio su di un carro tirato dalle Aquile. Vedonsi in 
addietro sulla sinistra i Pastor i da esso istruiti nella musica; vi 
stanno sulla clestr'a gli armenti . Argo vi si mostra col capo reciso. 
Mercurio, Nume dei mercanti, ha inspirato il pittore a raffigurare 
in questo luogo due botteghe ad uso di Fiera, ove accorrono per
sone a compl'are. A sinistra deI quadro molte figure sembrano 
raO"ionare di commercio. Kella fascia di mezzo evvi il segno dei 
Ca~1cro, eOlTisponclente al mese di Giugno, con figure simboliche. 
In basso il duca Borso, giungendo a cavallo con seguito di nobile 
corteo, s'introduce in un fabbric,üo, ove un suddito genutlesso in
nanzi a lui gli presenta alcune primizie, 

Trionfo <U Giove - Segno <leI Leol\e - Fatti <U Borso Estense. -
Vedesi Giove col trisulco fuhnine neUa sinistra e nella destra il 
loto, assiso sopra il carro della Terra trascinato da Leoni. Siede 
eUa infatti c1ietro il Tonante, e si fa conoscere al turrito capo, ed 
alle chiavi che tiene in mano per chiudere nel verno ed aprire 
nella primayera il seno deI suolo, onde trame le benefiche pro
duzioni. Alla sinistra deI carro evvi una banda di Sacerdoti croce
segnati, che suonano diversi istrumenti marziali, e precedono uno 
stuolo Ji Ca valieri a piedi, che tengono la spada sguainata in atto 
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Tura Cosimo, n.etto anche Cosme, nato circa il 1406, viveva an-
cora nel 1480. 

d' imprendere una spedizione; allusione forse alla Crociata dei 
Principi cristiani bandita nel 146,1, dal pontefice Pio II e di cni fu 
principalmente iuteressato Borso d' Este. Dall' altro lato si celebra 
un matrimonio assistito da personaO'cri distinti. In alto dei quadro 
a desh'a vedesi un Pas tore prosteso"~l suolo e con le pudenti sco
perte; in es so si riconosce Ati . Alla sinistra si osserya un sacro 
r ecinto, ove stanno alcun i Religiosi. Nella fdscia di mezzo eHi il 
segno deI Leone, corrispondente al mese di Luglio, con figure 
simboliche. In magnifico atl'io di elaborata architettura viene, sul 
sottoposto riparto, rappresentato Borso fra' suoi, mentre un bifolco 
gli porge una carta ch' ecrli mostra d' accogliere con bonta. Sulla 
sinistra il Duca, scguito .lai solito corteo,.sta osservando villarecce 
don zelle che raccolgono manipoli c1i spighe. 

Trioll fo di Cerere - Segno di Vel'gine - Fatti di ßorso Estellse. 
Siec1e maestosamente la Dea sopra un cal'ro trascinato dai Draghi. 
Verso l' angolo destI·o dei quadro, nella parte superiore, fende 
l'aria, condotto dacrli alati Serpenti, il carro di Plutone, seco traendo 
Proserpina che egB ha rapita. Nella parte inferiore e una tettoia ru
rale, sotto alla quale varii contac1ini stanno scaricanc10 un carro e ne 
tolgono i sacchi ripip.ni delle raccolte granaglie alla presenza di no
bili astanti . Alla sinistra un bifolco guida due bovi Inngo i campi; 
un aItro stil. arando la terra cd un terzo gli vielle dietro seminanc10 
il grano. La fascia di mezzo mostra il segno di Vergine che cor
risponde al mese di Agosto, con figure simboliche. In basso, archi 
gntndiosi sostenuti da molteplici rolonne, accolgono qui Borso 
cOlltornato da Ufficia.li e Cortigiani, mentre Yiene a Ini presentato 
un inviato de' Bolognesi. lndi il Duca, cavalcando tra' suoi, sembra 
incamminarsi verso alculla delle sue Ville. 

Trio nfo di Vulc3.no }lerSOlliflcato in uno dei suoi ' attributi, la COIl' 
cn}lisceJlza - Segllo di Libbra - Fatti di ßorso Estense. - Sta 
seduta la Dea sul ca1'1'o tl'ascinato e contornato da Scimmiolli. 
(~uilldi sono promiscllamente allusive alla COllcupiscenza ed a Vul
cano le rappresentazioni dei quadro. Sul manco lato scorgesi l' an
tro doy' e la Fucina di V ulcano, in cui il X Ull1e unitamente ai Ci
clopi lavora nell' armatllra di Ellea. Nella fascia di mezzo evvi il 
segno di Libbra, corrispondente al mese di Settembr e, con figure 
sill1boliche. 11 compartimento sottoposto contiene un atrio di mae
stosa architettura, nel quale giunge Borso col solito corteo, e ri
ceve uu Ambasciatore cbc aHa stola, ond' e fregiato, si manifesta 
per yelleto Patrizio. 

FERRARA. - PINACOTECA MUNICIPALE.' 

Barbieri Gianfrancesco, detto il Guercino, n. a Cento nel 1590, 
m. nel ]666. 

San Bruno Certosino in ginocchio a' piedi della Vergine, il cui Bam
bino, che tiene in braccio, sta benedicendo il santo Fondatore. 

1 Oatalogo dei quadri componenti 1ft Pinacoteca f1hmiciJla.le di Ferl'ara, per GIOVAKXI FEI. 
Edizione sesta, I SiS. 
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Barbieri Gianfrancesco, detto il Guercino, n. a Cento nel 1590, 
m. nel 1666. 

La Decollazione di San l\1aurelio yescovo, con gloria di Angeli nel
l' alto ; un Carnefice in atto c1i vibrare la scimitarra sul collo deI 
Martire incrinoccbiato ai suoi piedi; piu indietro a destra un gio
"ane soldato che sta osservando l' esecuzione deI martirio. 

Benvenuti Giambattista, detto l' Ortolano, di Ferrara, 11 . 1467 rn. 1525. 
La P rerrhiera di Gesu nell' Orto con gli Apostoli dormienti; fondo 

magnifico di paes~ggio con macchiette, rappr.esentanti Giuda alla 
testa degli sgherl"l che yengono a catturare Jl DIVlllO Maestro. 

Il Presepio, COll1posto della Vergine adorante il Bambino Gesu e 
San Giuseppe dall' altro lato in atto di amminizione; il fondo e 
una capanna, paesaggio ed una Gloria nell' alto. 

Boccaccino (Boccacci), n. a Crernona nel 1442, m. nel 1515. 
Il l\1ortorio della Beata Vergine con Zli Apostoli intorno al feretro, 

che recitano le ultime funeree preCl. 

Bononi Carlo, c1i Ferrara, n. 1569 m. 1632. 
Le Nozze di Canaan in Galilea. (Grancliosa composizione, in cui fra 

le molte (igure volle I' artista clipingervi il prop1"io 1'itmtto in eta 
cli 60 anni.) 

Caletti Giuseppe, detto il Cremonese, di Ferrara, n. 1598 m. 1660. 
San 1I1a1'co Evangelista in atto di sc1'ivere il Vangelo, con fondo di 

architettura e paesaggio, e molti libri davanti e d' into1'no. 

Cappellini Gabriele, detto Calzolm·etto, c1i Ferrara, n. 1500 m. 1559. 
Santa Lucia ma1'ti1'e, con due 1'itratti ginocchioni ai lati, e fondo di 

paesagglO. 

Caracci Annibale, c1i Bologna, n. 1560 ru. 1609. 
L' ultima Cena deI Salvatore. 

Carpaccio Vittore, di Venezia, n. eirca il 1450, m. dopo il 1519. 
La Madonna morta e stesa sul feretro, con attorno gli Apostoli che 

recitano preci; in alto il Padre Eterno con in g1'embo]' Anima 
della estinta Vergine; nel fondo fabbriche e colline fio rite. 

Carpi Girolarno, di Ferrara, n. 1501 rn. 1568. 
Affresco rappresentante Santa Catel'ina martire. 
Sant.' Antonio di Padova che fa parlare un bambino, a difesa deI 

materno onore. (Appellasi questo il Mi1'acolo cli Oasa Obizzi.) 

Cortellini MicheIe, di Ferrara, n. 1480 1l1. 1542. 
La Vergine in trono col Bambino Gesü e San Giovannino, attorno 

yarii Santi e devoti; sul davanti le Sante Agata, Apollonia e Lu
eia. (P01"t(b la clata 1544.) 

Cossa Francesco, c1i Ferrara, n. circa il 1430, m. nel 1474. 
La Cattuni di San i'l'Iaurelio, vescovo di Voghenza, con molte figure 

Ili sgherri e fondo di fabbriche. 
Sau i'lIaurelio vescovo nell' atto di essere decapitato. 
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Costa Lorenzo, di Fen'ara, n. 1450 m. 1535. 
La ?l1adonna in trono con ai piedi i Santi Petronio e Girolamo; so

pra mensole sporgenti ai lati dei trono si ammirano uue Angio
letti seduti che suonano il liuto; un v"go paesetto forma il fondo 
deI quadro, e molti bassorilievi, ricami e minute fi~ure esprimenti 
Fatti biblici servono di ornamento ed accessorio al soggelto prin
cipale. 

Quadro diviso in cinque scomp"rtimenti, rappresentante la Vergine 
che adora il Di vin Pargolo, con ai lati San Giovanni Battista e 
San Giorgio; attorno i Santi Girolamo, Maddalena, l' Annunzia
zione e due Santi Anacoreti. 

Dossi Dosso (Giovanni De Lutero cognominato), di Fen'ara, n. circa 
il 1476, m. !lei 1558. 

San Giovanni Evangelista inspirato deli' Apocalisse. 
L' Annunziazione della Ver<Yine, con il Padre Eterno nelle nu vole 

attorniato da Serafini; il10ndo si compone di architettura e pae
saggio. 

Grandioso dipinto in sei riparti, rappresentante la Madonna in trono 
col Putto in grembo e San Giovannino ai piedi, al di sopra le fa 
corona vaga gloria di Angeli; al basso vi sono i Santi Giovanni 
Evangelista, Girolamo, Andrea Apostolo ed altri; nei quattro r i
parti laterali si ammirano ef!i~jati nell' alto Sant' Agostmo e Sar
t' Ambro"io, ed al basso San 8ebastiano e San GiorO'io; in cima 
dei grand'e quadro s' innalza Gesu risorto trionfante dal sepolcro. 

11 riparto deI centro di detto dipinto, ossia la Madonna assisa n 
trono col Bambino Gesu e il Pl'eCllrSOre; in alto gloria di AngioI, 
in basso Santi. 

Faizagalloni Stefano, di Ferrara, n. 1480 m. 1531. 
La Venuta dello Spirito Santo, con espressovi la Vergine attorlliatt 

dagli Apostoli compresi da stupore ed ammirazione. 
Filippi Sebastiano, detto Bc,stianino, di Ferrara, n. 1532 m. 1602 .. 

11 Divino Infante nel presepio visitato dai Past.ori. (Composizionc 
assai gl'adevole con bel rondo di paesaggio.) 

La Vergine Assunta, con paesetto al piano. 

Galassi Galasso, di Fen'ara, n. 1370 m. 1438. 
11 Cristo deposto nel sepolcro, con molte figure attorno. 

a ternpem.) 
11 Padre Eterno ehe son'egge il Crocifisso. 

Gelasio (di Niccolö della Masnada di San Giorgio) fioriva circa 
il 1240, m. !leI 1300. 

La Verginc col Putto in collo, dipinta sul fondo d' 01'0 aHa maniera 
dei Greci. 

Grandi Ercole, c1etto da Ferl"ara, n. 1491 m. 1531. 
. 11 Presepio con la Santa Vel'gine adorante il Bambino Gesu, da un 

lato San Ginseppe ehe l'iposa e dall' altro un Pastorello inginoc
chiato; fa fondo alle figure un cielo rischiarato daHa luce di 'vaga 
gloria d' Angioletti ; e nel piano s' innalza la capanna formata nel 
sasso; piu indietro si vede il paese coi Pastori. 
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Grandi Ercole, detto da Ferrara, n. 1491 m. 1531. 
11 Cristo morto con la Maddalena, San Giuseppe d' Arimatea e San 

Giovanni piangenti. 
I Santi Sehastiano, Giuseppe e Giobhe, con ritratti dei committenti 

deHa nobile Famiglia Mori; fondo di fabhriche e paesaggio bel
lissimo. 

Mazzolini Lodovico, di Ferrum, n. 1481 m. 1530. 
I! Presepio con la Vergine in ginocchio adorante il Bambino Gesu 

sorretto da due Chernbini; attorno vi so no i Santi Giuseppe, Be
nedetto e Alberico; il fondo si compone della capanna con archi
t.etture ed un vago paesetto con macchiette cli Pastor i. 

Mazzuoli Giuseppe, detto Bastanwlo, di Fen'ara, n. verso il 1536, 
In. nel 1589. 

Cristo Crocifisso, con le Marie e San Giovanni appie della croce. 

Panetti Domenico, di Ferrara, n. 1460 m. 1531. 
11 Cristo morto colle Marie, San Giovanni e due figure nel piano 

piu indietro; fondo magnifico di paesaggio con lago. 

L' A'nnunziazione della ?l'l:adonna con in fondo ameno e vasto pae
saggio; neH' alto i1 Padre Eterno, il Bambino Gesu ehe scende 
portando la croce, e la Colomba simbolo dello Spirito Santo. 

Sant' Andr'ea Apostolo, figura in piedi con 111. croce fra le braccia e 
le mani giunte; il fondo e di cielo e paesaggio. 

Sant' Agostino vestito da Vescovo in atto cli benedire. 

La Vergine Annunziata, con fondo di architettura e cielo. 

L'Arcangelo (}abriele annunziante aUa Santa Vergine il divin mistero. 

La Visitazione di Santa Elisabetta, con San Giuseppe e San Zacca-
ria; fondo di fabbrica e paesaggio. 

Sant' Andrea Apostolo, figura in pie~i appoggia~ al.la ~r~ce, ecl 
avente un libro in mano; !l fondo e dl paesagglO ncchlsslmo, dl 
fabbriche, piante e laghi. 

Robusti Domenico, figlio di Jacopo, detto Tintoretto, di Venezia, 
n. 1562 m. 1628. 

La Madonna deI Rosario con San Domenico e coro di Angeli; al 
basso i Santi Giorgio e Maurelio, con ritratti di devoti, fra i guali 
si scorge guello deI grande Jacopo, padre deU' Autore, ehe in que
st.' opera avra anch' esso dipint.o, perehe ritiene molto della sua 
rnaniera. 

Scuola dei Costa. 
San Rocco, figura in piedi con fondo di paesaggio. 

Timoteo (Della Vite), di Urbino, !l. 1470 m. 1524. 
Santa Maria E"iziaca portata da~li Angioli in cielol con al basso 

va"o paesagg'lo come di vastiSSI111a pianura, in cui vedesi una co
lo~ba, un coniglio ed un uccellino sopra tronco d' albero. 
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Tisi Benvenuto, detto GW'ofalo, di Garofalo, villa deI Ferrarese, 
ll. 1481 m. 1559. 

.-

San ~iccola da Tolentino celebrante la nIessa, con una Devota in 
ginocchio che prega; tre figurine ec1 il fondo di semplice architet
tu ra formano Ja composizione c1el quac1ro. 

TI Testamento Vecchio e Nuovo, affresco O"randioso trasportato sulla 
tela. SOl:pret?cle.nte composizione, iJ c1;li. protagonista e Cristo in 
cr~ce; al latl VI sono. es~resse ht RehglOne ebraica cac1ente, e la 
RenglOne cnstlana tnonfante secluta sopra i Simboli evanO"elici' 
nell' alto clel quaclro evvi figurato il Paracliso; sul mezzo ~i lad 
delle due Helig.ioni si vecle la predicazione c1i San Paolo in Atene, 
ec1 Il TemplO di Salomone cl!strutto; nel basso vi sono espressi cla 
una ]);u·te i riti ebraici, clall' altra i cristiani, gul centro aHa stessa 
linea l' Inferno ecl il Limbo; l' intera composizione e poi leO"ata da 
molti Simboli ecl Allegorie. '" 

L' Aclorazione clei Magi, con San Bartolommeo ritto accanto alla 
Vergine; fondo d' architetture e paesaggio con carovane. 

La :Madonna. c1etta deZ P ilastra, perche ammirasi seduta in trono 
su cl! un prla:stro, col Bambino. in pi~di anch' esso su di quello, 
attormata dal Santi Gll'olamo, GlOvanm Battista Francesco d' As
sisi e Antonio da Paclova, con ritratto di donna della nobile Fami
glia Trotti; il. fonc1o dei quadro e formato di cielo e paesaggio. 

L' Adorazione dei Mall"i, ricca comjJosi.zione con fondo di paesag rrio, 
archJtetture ed un ,bel gruppo di _pICcole figure parte a pieCi'i e 
parte su cavalh an uso onentale. Sul davanti e un va""o Garofalo 
simbolo deI nome c1ell' Autore, con la c1ata: Settemb. JJ{'nXXXVIL 

L' Orazione di Gesu nell' 9rto di Getsemani, con i tre Apostoli c1or
lruent! al basso dei monhcello; Giuda alla testa decrli scrherri viene 
a pr'endere il Divin nIaestro. '" '" 

Il Ritorno della Santa Famiglia c1all'Egitto. 

La nlac10nna sulle nm'ole col Bambino in (frembo attorniata da 
moltitudine cli Ailgeli; nel basso i Sauti 'tTiroladlO e Francesco 
d'Assisi,.con clue ritratti-di personaggi dell'antica Famiglia Suscena 
oranb; 11 fondo SI_ compone cli vago e scelto paesaggio, ed e se
gnato: Dwemb. 1!J14. 

La Strage clegl' Innocenti. 
La Fuga in Egitto. 

Quattro chiaroscuri clipinti a tempera rappresentanti in complesso 
la Conversione cli Costautino imperatore. 

La Maclonna cletta dd Riposo. Sta la Vergine secluta sul terreno ec1 
a lato il Divin Pargolo; ha vicino San Giuseppe donuiente e un 
personaggio ginocchione che aclora, riconosciuto per Leonello DeZ 
Pero, citato nella storia di questo quaclro. 

La RisurreziDll:e d! LazzaroJormata in due grandi grupp i cli figure, 
con accessorn d! paesagglO ed un sepolcro scavato nel sasso. 

L' Invenzione cleHa Santa Croce; composizione ricchissima di ficrure 
con fondo cli paesaggio e macchiette, ed in alto gloria di ~geli: 

10796 

10797 

10801 
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(seyne ) FERRARA. - PINACO'l'ECA MUNICIPALE. 

Tura Cosimo, detto Oosme, di Ferrara, nato verso il 1406, viveva all-
cora llel 1480. 

San Girolamo in abito Carclinalizio, figura in piedi. 
San Girolamo, figura irr piecli con libro in mano. 
Il Cristo morto, con molte figure attorllO e clue Angioletti che pian

gono; fondo di pae~aggio e minutissime macchiette. 
Vannucci Pietro, detto il Perngino, di Perugia, ll. 1446 ID. 1524. 

Disecrno a matita sopra carta tinta, rappresentante un uomo genu
fle~so in atto di clevota ammirazione. _ 

Vecellio 'Diziano (?), di Cadore, n. 1477 m. tJ.576. 
Ritratto di Alvisia Pi ca Gonzaga marchesa Castagnoli. 

Zaganelli Francesco, detto il Ootignola, fiorito circa il1470, ID. nel1518. 
San Sebastiano lerrato a un albe.ro, trafitto dalle saette; sull' albero 

un carte'llino co~ sopra scrittovi: Xhs. - 1513 - FrCllnciscus de Za
gCllnellis CotignoZensis pinxit. 

QUADRI MODERNI. 

Lodi Massimiliano, di Ferrara, ll. 1816 m. 1871. 
Sa vouarola al cospetto cli Carlo VIII. 
Ariosto che legge il suo FW'ioso all[\ presenza clella Famiglia Estense. 

Turchi Gaetano, di Ferrara, ll. 1815 ID. 1850. 
Torquato Tasso nella prigione di Saut' Anna. 

FERRARA. - SElIHNARIO-COLLEGIO. 

Tisi 0 Tisio Benvenuto da Garofalo, llel Ferrarese, n. 1481 m. 1559. 

) 
Dettacrli cleHa volta nella seconc1a stanza a1 piano terreuo, dipinta 

a c!';iaroscuro con busti, teste, medaglie istoriate, arabescbi, sa
tiri e putti di una bellezza sorprendente. Nel D?ezzo (N. 19802) 
e un poggiolo 0 verone, a1 qua1e stanpo appogglate molte figure 
dipinte con grandissima grazia e delicatezza. 

FIGLINE - (;PRESSO PRATO). 
(Vi" Oantagallo.) 

Gaddi Angiolo, fiorentino, ll. 1333 ID. 1396. 
Tabernacolo con Sant' Auna seduta, che sulle ginocchia tieue la di

vina Figliuola, la quale sta in atto cli porgere il senD al Bambino 
Gesu. (Aff1·esco.) 

L' Arcangelo Gabriele, l 
La Vergine Annunziata, nei paTtimenti ai lati deZ detto 
Sant' Antonio abate, Tllbernacolo. 
San Giovanni e Santo Stefauo, 
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FIRENZE. - ACCADElIUA DELLE BELLE ARTI. t 

(Vi" Rica80l i.) 

Bigordi D., detto Domenico G1'1'lIanclaio, fiorentino, n. 1449 m. 1494. 
- La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia, in 

mezzo a San Tommaso d' Aquino, San Dionigio Areopagita, San 
Clemente papa e San Domenico. Le cinque Storie dipinte nel 
gradino sottostante sono deI medesimo Autore, e rappresentano, 
quella di mezzo, la Pieta, e le altre appartengono alla vita dei 
quattro Santi. 

Buffalmacco Buonamico, di Cristofano, fiorentino, viveva nel 1351. 
- Un Quadro diviso in varii spartimenti: in quello di mezzo e figu

rata in piedi Santa Umilta di Faenza. Intorno ad essa sono 
espr esse undici piccole Storie degli avvenimenti piu notabili della 
sua vita. La StOl;ia che manca trovasi nel Museo di Berlino, ed 
e detta di Arnbr'ogio Lorenzetti. 

Cimabue Giovanni, fiorentino, n. 1240 m. 1302. 
- La 8antissima Vergine sednta in trono, tenendo il Bambino Gesu 

sulle ginocchia e circondata da Angeli. A basso deI qnadro si 
veggono qnattro mezze figure di Profeti. 

- La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia. 
Credi (Lorenzo di), fiorentino, n. 1459 111. 1537. 

- La Nascita di Gesu Cristo, e l' Adorazione dei Pastori. 

- La Nativita di Gesu Cristo adorato da due Angeli. 
Filipepi Alessandro, detto Sanclro Botticclli, fiorentino, n. 1447 

m. 1510. 
- Un' AllegOl'ia della Primavera. 

Lippi (Fra FiJippo), fiorentino, n. 1412 m. 1469. 
- L' Incoronazione deUa Vergine, con una gran quantita di Santi e 

Sante. In faccia all' Angiolo, che tiene un nastro scritto, si vede 
il ritratto deI Pittore in ginocchio colle mani giunte. 

Vannucchi Andrea, detto Andrea deZ Sal'to, fiorentino, n. 1487 
m. 1531. 

- Due Putti che facevano parte deI quadro rappresentante i Qnattro 
Santi. 

Verrocchio (Andrea deI), fiorentino, n. 1432 m. 1480. 
- TI Battesimo di Gesu Cristo. Vinci (Leonw'do da) quando era suo 

scolaro dipinse il primo Angelo a sinistra deI riguardante, e cio 
fu cagione che Andr'ea non volle piu dipingere, vedendo che il 
suo discepolo in si poca eta 10 aveva superato. 

- Dettaglio dei detto quadro, ossia i due Angeli genuflessi. 

FIRENZE. - ACCADEMIA DELLE BELLE ART!. 
(Ga lleria 'model·na.) 

Bezzuoli Giuseppe. 
108 19 - 12288 - - L' Ingresso di Carlo Vllr in Firenze. 

Buonamici Ferdinando. 
Le Gioie di una Madre. 

I Vedi nostro Gatalogo ]873, parte 11, pag. 67 e seg., e Prima Al'p.ndice al Gata
logo 1876, parte II, pag. 99. 

I ·omencl,tura, 

1 ~ 
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Buzzi Federigo. 
La Lezione di Lettura. 

Castagnela Gabriele. 
Filippo Lippi in atto di dichiarare aHa giovane Buti il suo amore. 

Cherici Gaetano. 
Le Gioie di una Madre. 

Chialli Vincenzo. 
L' Esequie di un Cappuccino. 

Fattori Giovanni. 
II Campo italiano dopo la battaglia ~i MageI;Jta. (Guerra del1859.) 

Fatteri Giuseppe. 
Sa.n Giovaimi Battista che rimprovera Erode. 

Lapi Emilio. 
La Bat.taglia di Palestro. 

Morgari Eodolfo. 
La Morte di Ra.ffaello Sanzio da Urbino. 

Mussini Luigi . 
Cimodocea ed Eudoro sui monti della Messenia neU' atto che il 

secondo copre col suo mantello la nudita di uno schiavo. 
Pollastrini Enrico. . 

Un episodio della inondazione dei Serchio, avvenuta nel 1844. 
Sabatelli Giuseppe. 

Farinata de"li Uberti alla battaglia dei Serchio tenta in vano di 
salvare da11' ira dei frateUo suo Cece de' Bondelmonti.' 

Sanesi Niccola. 
La vera Carita. 

Toma Gioacchino. 
La Pioggia di ceneri. (Eruzione del Vesuvio, 28 aprile 1872.) 

Trionfi Emanuele. 
Dopo il Ballo. 

Ussi Stefano. 
La Cacciata dei Duca d' Atene da F irenze. 

FIRENZE. - BIBLIOTECA MEDICEO-LAURENZIANA DELCIANA.' 

Ignoto dei XV secolo. 
Pianta della citta di Roma, esistente nel Codice Laurenziano

Rediano, segnato di N. 77, e porta la data dei 1474. 

I Questo quadro si e riprodotto in proporzioni pi" gralldi. Vedi pag. 12·[. 
t Vedi nostro Gatalogo 1873, pag. 75. • 
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FIRENZE. - CHIESA DELLA SANTISSI?iIA ANNUNZIATA.' 

Carucci Jacopo, detto il Pontormo, n. a Pontormo presso Fi
renze nel 1492, m. nel 1558. 

La Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta. (Aff1'esco 
nel vestibo1o.) 

Rosso (Il), fioreutiuo, n. 1496 m. 154l. 
L' Assunzione della Vergine (come sopra). 

Vannucchi Andrea, detto Anclrea clel Sa1·to, fiorentino, u. 1487 
m. 153l. 

Sa.n Filippo Benizzi da 1a propria eamieia ad un 1ebbr080, ehe 
meontra nella strada al momento ehe andava a Viterbo alla 
Corte dei Papa (come SOPI'C!)~ 

I Giuoeatori feriti dal fulmine eaduto sull' a1bero, a1 di sotto 
dei quale erano riuniii, al tri fuggono presi dallo spavento. 
Questa punizione loro fu data per avere motteggiato San 
Filippo Benizzi (come sopra). 

La Naseita della Vergine. La prima delle due donne ehe guarda 
10 spettatore e il ritratto di Luerezia Dei Fede, moO'lie deI 
Pittore (come sopra). <:> 

Dettaglio dei detto affreseo, ossia la parte inferiore. 

Busto dei Salvatore, dipinto nel 1515 nello sportello dei Ci
borio. (Oappella dell'Annunziata.) 

FIRENZE. - CHIESA DEL CARMINE. 
(Cappella Brancacci.)' 

(Ripetiamo la descrizione degli aiJ're8chi di detta Oappella, 
per corregyere alcune inesaUezze cui sicu}to incorsi nel nostro Catalogo 1873.) 

Fini Tommaso di Cristofano da Panicale, in Val d' EIsa, detto 
Masolino da Panicale, u. nel 1383, m. circa il 1440. 

Adamo ed Eva nei Paradiso Terrestre sotto l' albero vietato, 
fra i rami dei quale e n.vvitieehiato il Serpente, eon testa 
umana; altrimenti La Tentazione. 

San Pieb'o risuseita Tabita, nella eitta di Joppe. Vi si seorge 
il Santo eon altm persona ai fianco, ehe benediee la defunta 
eolloeata sopra un eataletto eireondato da varie persone 
d' ambo i sessi. - 11 medesimo Santo risana 10 storIJiato, 
ehe stava presso la porta deI Tempio detta Speciosa.L' in
fermo aeeovaeeiato presso un portieo stende la mano a due 
persone, Pietro e Giovanni, ehe si ineamminano verso di Ini. 
Dietro ad esse due individui rieeamente vestiti, nel fondo 
altre persone, e fabbrieati in lontananza servono di limite 
ad un ampio pia~zale. 

, Vedi nostro aatet/ogo 1878, pag. 79. 
, Descritta dal P. SANTI MATTEI, 1869. 

~ 
'" 
~ 
~ 
'" .0 
.0 
Co> 

... ... 
• 0 
Co> 

'" ... 
• 0 

'" 

~ .0 co .0 ., 
'" 

... ~ ;; '" ... ... 

RIPRODUZlONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI E MUSAICI. 

(<<ylte) FIRENZE. - CHIESA DEL CARlIiINE. 

(Cappeillt Brallcacci.) 

157 

Fini Tommaso di Cristofano da Panicale, in Val d' EIsa detto Maso
lino clct Panicale, n. nel 1383, m. circa il 1440. ! II ",", d'wdtto ,ff,,,", rip"dotto ;0 t<, p'rli. 

San Pietro ehe prediea ad una turba di persone d' ambo i sessi, sedute 
aleune, in piedi le altre, Fra le quali un gruppo di Monaei. (Questo 
dipinto alcuni 10 vogliono deZ Llppi.) 

Guidi Tommaso da San Giovanni, in Val d' Arno, detto Masaccio , 
n. uel 1402, m. circa il 1428. 

San Pieh'o fra un gruppo di trediei figure sta maestosamente battez
zando . 

Il Tributo. Vedesi il Nazzareno eireondato da dodiei Apost.oli, piu 
l' Esattore dei Didragrna. Il Nazzareno, aeeennando dignitosamente 
verso la destra, impone si vada al prossimo mare, dove nella boeea 
d' un pesce sara rinvenuta la moneta da pagarsi. E di vero in quella 
estremita sinistra dello spettatore si seOl'ge il mare, in esso un pe
see a ~or d' aequa a gola aperta, dalla quaie San Pietro eurvato in 
su la l"lva estrae il denaro, ehe nella estremita opposta dei quadro 
vien eonsegnato all' Esattore. L' ultimo personaggio a destra ne1 
gruppo di mezzo, vedllto di terza eon lungo e fluttuante mantello, 
vuolsi il ritratto di Masaccio. 

Detto affreseo riprodotto in tre parti. 

Adamo ed Eva seaeeiati dall ' Eden da un Angiolo ehe brandisee una 
fiammeggiante spada .. 

San Piett·o ehe fa I' elemosina ai poveri. Aleuni vi hallno rieonoseiuto 
inveee la punizione della menzogna neHe persone di Anania e di 
Saffira sua moglie, ma i piu SOIlO per la prima interpretazione. 

San Pietro opera la guarigione dei Paralitieo di Lidda, Enea di n~me ; 
ma pill eomunemente si spiega per San Pietro, ehe eon I' ombra ri
sana gl' infermi. 

San Pietro in eareere visitato da San Paolo. 

Guidi Tommaso, detto il Masaccio, e 
Lippi Filippo, detto il Filippino. 

San Piett·o in eatteclra in atto di pregare, eireonclato da varie per
sone e diversi Monaei fra esse. - Risorgimento deI figlio dell' Im
peratore, 0 dei Re ehe voglia dirsi. - Pero il Pn.dre Tanzini vi ri
eonoseeva quell' Eutiehio, dei quale si parIs. negli AtU. Altri eredono 
trovarne spiegazione nella Leggenda .tbwea, eome di fatto seguito 
in Antioehia nel figlio deI Prefetto di qllella eitta. Il Padre Santi 
Mattei infine, ed appare piu verosimile, erede ehe l' artista abbia 
preso il eoneetto dall' Istoria apostolica di ABDIA, dove si riseontra 
ehe disputando Simoll Mago eon San Pietro, propose quegli di risu
seitare un morto, e soggiunge il pseudo-storieo ': EJrat quidam de
ftmctus aclolescens propinques O(1!saris. 

11 
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(Be9ue) FIRENZE. - CHIESA DEL CAHMINE. 

(C,\ppella Brallcacci.) 

Guidi Tommaso, detto il Masaccio, e 
'l.ippi Fili ppo, detto il Fitippino. 

San Pietro in cattedm in atto di pl'egare, circon
dato da varie persone, opera di Masaccio. 

Scena deI Giovanetto ri suscitato, nelJa quale undici 
persone, ' eompresa la bambina e il giovane stesso, 
fino a q nell' nomo eon berretto e barba nera ehe 
guarda di fronte il nudo genuflesso, appartengono 
a Filippo hippi. 

II Gruppo ehe segne fino al Trono e opera di Ma
saccio. Le altre einque figure ehe sono dietro il 
Trono suddetto furono eolorite dal L ippi. 

Lippi Filippo, detto F ililJpino , n. 1460 m. 1505. 

TI retro descritto 
affreseo riprodot
to in tre parti. 

San Pietro viene da un Angiolo sottratto dalla earcere, mentre il sol
dato posto a custode della prigionc se la dorme appoggiato all' asta. 

San Pieh'o e San P aolo eon altra figura in ampio eostume straniero a 
quei tempi, COll rigido volto ehe arieggia quello ehe i ritratti dimno 
all' Alighieri, e pub supporsi il Mago Simone ealunnioso accusatore 
dei due Apostoli, stanno innanzi all ' imperatore Nerone seduto in 
trono, con scettro in mano e la testa eoronata d' alloro. A destl'a e 
a sinistra deI Monarea sono seduti pitl in basso due Anziani , in uno 
dei quali il savio Seneca, Durro nell' altro potrebbe alcuno ricono
scere; a destl'a ancora tre altre persone e due nel di dietro, fra le 
quali I' ultima, ehe si presenta girata di terza, eil ritratt.o deli' Au
tore. L' Idoletto roveseiato a piedi deI trono si crede simboleggi il 
Trionfo deI Cristianesimo sopra I'Idolatria. Nel gl'lIppO d' undici 
persone sono ritratti diversi individui al Pittore eontempuranei. -
Nell' altJ'a meta dell' affreseo e rappresentata la Crocifissione di San 
Pietro. Nove persone stanno di qua e di la dalla seena principale, 
nella quale di tre nerboruti uomini seminudi uno fati ca fL tirar pel 
piede in alto la croce, dove eapovolto e eoufitto eon quattro eh iod i 
]' Apostolo, mentre gli al tri dlle tentano sollevarla per la traversa. 

Detto affresco riprodott.o in tre parti. 

F IRENZE. - CnlESA DI SANTA CROCE.' 
(Piazza Omonima.) 

Caru cci Jacopo, cletto i t Pontonno, di Pontormo, n. 1492 m. 1558. 
La Vergine col Bambino Gesu, avente ai lati Sant' Antonio e un altro 

Santo. (Affj'esco so pm la porta c71e conduce alla Sagrestia.) 
Cim abue Giovanni, fiorentino, n. 1240 m. 1302. 

Crocifisso, con ai lati della croce San Giovanni e la Vergine. (Questa 
pittlwa attj'ibuita a Cimabue trovasi neUa Sagrestia.) 

-------
I Fra le persone ehe circolldano il Giovanetto, l1el quale e effigiato iJ pittore Fro.'h('esco 

GratlClcci, i pcriti riconoscono i ri tratt i di 1.'ommaso Soderini, deI Guicciardini, di Pi otro DeI 
Pugli ese, di Luigi Pulei, noto poeta, e di Antollio DeI PolJaiuolo. 

, Vedi nos t ro Catalogo 1873, pa~ . 77, c Printa Appendice al Catalogo 1876, pag. 100 a 104. 
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(8e9"e) FIRENZE. - CHIESA DI SANTA CROCE. 

(Piazza Omonima.) 

G addi Taddeo, fiorentino, n. circa il 1300, m. dopo il 1366. 
Gruppo di Soldati dormenti. (F,:ammento d' affTesco da non molto 

tempo scoperto.) 
Giotto di Bondone da Vespignano, n. 1276 ru. 1337. 

Croeifissione e quattro Storie ai lati ; sotto, il Cenacolo. (Affreschi sulla 
paj·ete dell' emtico R efettorio, piü probabilmente giudicati di Tacldeo 
Gaddi.) 

San Franeesco ehe rieeve le Stimmate. 

Due fatti ehe ricordano la vita cli San Lo
dovieo. 

La Maddalena ai piedi di Cristo seduto a 
mensa in easa deI Fariseo. 

Croeifissione, eon in basso le lYIarie e Santi 
dell' Ordine franeescano. 

Dettagli deI sudcletto 
affresco. 

San Franeesco apparisee al veseoyo Guido Affresehi nella Cap-

San Lodovieo di Tolosa. l 
d'Assisi, e un Frate moribonc1,o vede l'Anima pella Bardi. 
di San Franceseo salire al eielo. 

La Vergine incoronata da Cristo; in basso presso ai gradini deI trono 
stanno in ainocehio due Angioli per parte. (Questa pittum e i l cen
tTO del celdbre qtWdTO deUa Cappella B aroncelli firmato da Giotto, 
ora trasportato neUa Cetppella Medici 0 del Noviziato. ) 

8an Francesco ehe rieeve le Stimmate. (Affl'esco da non molto scoperto 
sopm il mu/'o deli' al'co che mette allet Cappella BaTdi.) 

Gesil Cristo fra i Dottori. (Frarmnento cl' affresco da non molto sco
pe1"to so pm il mw'o della p orta che mette al corridore di Sagrestia.) 

Croeifisso eon ai lati della eroee San Giovanni e la Vergine. (Questa 
tavola esistente in Sctgrestia vuolsi da tal~mo operet di Puecio Capanna.) 

Giovan ni da Milano viveva nel 1379. (Vedi CavalcaseUe.) 
San Giovacchiuo scacciato dal Tempio, perehe senza prole non poteva 

offrire sacrifizi al Signore. (Affj'eschi neUa Cappellet R enuccini.) 
San Giovaeehino nel suo ritiro viene avyertito dall' Angiolo ehe diverra 

padre e ]' ineontro con sua moglie Anna. 
Naseita della Vergine. 

San Giovaeehino e Sant' Anna eonducono la Vergine Maria al Tempio. 

Le Nozze della Vergine eon San Giuseppe. · 

La lYIaddalena ai piedi di Cristo seduto a mensa in easa deI Fariseo. 

La Maddalena sta aseoltando i diseorsi egli avvertimenti deI Divino 
Maestro. 

La Resurrezione di Lazzaro operata da Gesu Cristo dietl'o le preghiere 
delle sOl'elle deI defunto. 

I1 Sepolero di Gesil Cristo guardato da tre Angeli e visitato dalle Ma
rie. Piil lungi Cristo appare alla Maddalena: NoZi me tange1"e. 

La Storia di un Prineipe di Marsiglia, eonvertito al Cristianesimo me
diante Santa Maria Maddalena. 
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(Begne) F IRENZE. - CHIESA DI SANTA CIWCE. 

(Piazza Omonima.) 

Grafflone (Mich eIe Scheggini). 
Il Padre Eter~o eon la destra alzata in atto di benedire. (Lunettn deUn 

pieeoln pOl·tn neUn OetppeUn JJ[ecliei, 1'eputatn dCb taluno cU Timoteo 
d' Asti.) 

I gnoto deI secolo XV. 
Aneona d'altare divisa in piu seompartimenti. In guello deI eentro evvi i 

la Madon.n~ assisa. in trono eo~ Bambino .Gesu .snlle ginocehia ed ai lati 
due ~a~tl m pledl. ~eO".h alt~'1 seomparbmentl, eome nel gradino e eu
spldl, VI sono espressI dlversl Santi. (Cnppelln Mecliei 0 del Noviziato.) 

Ignoto deI secolo XIV. 
Trittieo avente nel eentro San Giovanni Gualberto, ed ai lati quattro 

Fatti della' storia deI Santo. (CnppeUn del Novizinto.) 
Trittieo eon la Ver~ne assisa eol Bambino Gesu, ed ai lati i Santi Gre

gorio e Gioiele. (lJortn ln clatn 1365 e vltalsi dellcb Seuola d' OreaO"ua. 
Cappellct del Noviziato.) <> 

Lorenzo, di Niccolö, operava nel XV secolo. 
Aneona gotiea avente nel eentro la Vergine ineoronata dal Redentore 

e adorata da Angioli; ai lati e neHe euspLdi vi sono dei Santi. (Fortn 
In dntn 1410, ed e nelln Cappelln del Novizictto.) 

Mainardi Sebastiano, di San Gimignano, n ..... , m. circa il 1515. ~
- Glorifieazione di San Franeeseo. (Aff1'esco neUn stnnzn attigua alle I 

Cappelln del Noviziato.) I 
Margaritone, di Arezzo, operava nel XIV secolo. I 

- Croeifisso eon ai la~i della ero?e San Giova.nni e la Vergüle. (Questa' 
lnttura dCb aleum ereduta clt Stefano LUCIgna, t1'ovasi nel eorridol'e 
ehe eoncluee alln Cnppella del No vizinto.) 

Nieeo10, di Pietro Gerini, operava nel XIV secolo. 
Croeifisso eon ai lati della eroee San Giovanni e la Vergine ed ai piedi 

due Santi. (CappeUn del Saercbrnento.) , 1:; 
Seuo1a di Giotto. 

I 

La Vergine eol Bambino Gesu assisa in trono, eon ai lati San Lodovieo ;!: 
e San Miehele. (Affreseo nel Chiostro, nl qunle si neeecle clnll' interno '" 
delln Ohiesn.) 

Combattimento dell'~r~angiolo San Miehele. (CappeUn Slo(me, giudieato 0 

p1we per opern dt Cnnabue.) :e 
Seuo1a senese deI secolo XIV. '" 

Aneona divisa in einque seompartimenti avente nel eentro la Verrrine ed gg 
il Bambino Gesu ed ai latl Santi ' ne11a predella e eUilpidi, pur~ Santi. "' 
(NeUn Sagrestin.) 1@ 

Vannueehi Andrea, detto Anclrea deZ Snt·to, di Firenze, n. 1487 m. 1531. 
L' Eterno Padre e la Vergine in gloria, in basso i Santi Roeeo e Se

bastiano. «(Juestn tnvola, ehe nlcuni 1'eputano del Bugiardini t1'ovasi 
nella Cappelta Pcruzzi. ) , 

"" '" co 

.; :a 
b = 
~ :! .. '" 
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~ '" .0 

'" '" 
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FIRENZE. - CHIESA DI SANTA MAIUA DEGLI INNOCE:tjTI.' 

Bigordi Domenico, detto il Grillanclaio, fiorentino, n. 1449 m. 1494. 
L' Adorazione dei Re Magi. Indietl'o vedesi la StraO"e degl'Innoeenti. 

(Questn pittlu'a portw~te Zn clatcb 1487 e unn delle lJiÜ, p1'egiate 
opere cli qZtest' artista, e venne ?'estaltratcb nel 1880 da Alessandro 
Mazzanti.) 

La Vergine e il Bambino Gesu. l 
Gruppo di tre teste a11a sinistra deI ri-

guardante. Dettagli deI detto quadro. 
Gruppo di tre teste alla destJ'a deI 6 -
guarda~e. 

FIRENZE. - CHmSA DI SANTA MARIA NOYELLA.' 

Bigordi Domenico, detto il Grillcmclaio, fiorentino, n. 1449 m. 1494. 
Parete di sinist.ra deI Coro, eon affresehi dipinti dal 1485-1490 e 

r appresentanti Storie de11a vita de11a Madonna. 
Parete di destl'a deI Coro, eon affresehi dipinti dal 1485-1490 e 

rappresentanti Storie della vita di San Giovanni Battista. 

CAPPELLONE DEGLI SPAGNUOLI, GIA CAPITOLO.3 

(Si rettifica la descrizione dei dettagli degli o.O"l'e8chi 1
oct}Jprcsentcmti l(t CHIESA. :MILITANTE 

E 'I'RIONFANTr~, ce., C88e.ndo caduti in prrore in quella latta nel nostro Catalogo 1873.) 

Martini Simone, pittore senese, erroneamente detto Simone Memmi, 
n. 1285 m. 1344. 

Gruppo di figure ehe fanno allusione ai piaeeri vani e eorrotti ehe 
ci offre il mondo, e San Domenieo ehe mostra a11a folIa dei suoi 
uditori la Via deI Cielo. 

San Domenieo ehe mostra ai suoi eani i lnpi rapaei - San Pietro 
martire ehe disputa eogli Eretiei, e San Tommaso ehe spiega la 
Dottrina eattoliea. . 

San Tommaso ehe spiega la Dottrina eattoliea. 

San Pietro martire ehe disputa eogli Eretiei. 

San Domenieo ehe veste deI suo abito San Pie
tro martire, 

Prediea"Zione di San Pieko martire, 

nellcb parete 
al sud. 

, Per le altre pitture esistenti nella Sala delle adunauze dello Spedale degl' Inno· 
eenti. vedi pag. 13 , e 138 dei nostro Galalogo 1878. 

• Vedi nostro Oatalogo 1878, pag. 80 e 81, e Pri",a .Apl"ndice al Gatalogo 1876, 
pag. 104 " 111. 

s n Cavalcaselle contesta a Taddeo Gaddi e Simone Martini gli affresehi di quest .. 
Cappella, consillerandoli di un certo Andrea di Fi1"entC unitamente ad Antonio Veneziano. 
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NB.- La spiegazione della 
seguente nomenclatura, prez
zo e grandezza, vedi pag. 10. 

- 10861 

PARTE SECONDA. 

F I RENZE. - CHIOSTRO DELL' EX-CONVENTO 
DI SAN P ANCRAZIO. 

(Via deU'Arme, N. 11.) 

Bicci (Neri di), fiorentino, n. 1419 m. 1486. 
San Giovanni Gualberto seduto in cattedra e cireoudato da 

dieci Santi deli' Ordine VaUombrosiano, e da San Bernardo 
degli Ubert.i.' 

FIRENZE. - EX-CONVENTO DI SANT' APPOLLONIA. 
(Via San GaUo.) 

Castagno (Andrea dei), fiorentino, n. 1409 m. 1480. 
Cenacolo. (Aff1'esco gl·cvndioso.) 

FIRENZE. - GALLERIA CORSINI.' 
(Lung' Al'no Corsini.) 

Albani Francesco, bolognese, n. 1578 m. 1660. 
Venere giacente a pie di un albero, in uu ameno paesaggio, 

dove diversi Amorini stanno cogliendo dei fiori. 
Paesaggio con danza di Amorini suonanti diversi istrumenti, 

accompagnati da un Satiro. 
Albertinelli Mariotto, fiorentino, n. 1474 m. 1515. 

La Vergine genuflessa nel mezzo di un paesaggio copre eon 
la destra il Bambino Gesu addorrhentato, e eon la sinistra 
tiene il piccolo San Giovanni. 

Allori Alessandro, fiorentino, n. 1535 m. 1607. 
La Cleopatra. 

Amerighi ° Morighi Michelangiolo da Caravaggio, detto il Ca
ravaggio, n. 1569 m. 1619. 

Giuditta e la sua F anteseIl. eon Ia testa di Oloferne. 
Barbieri Gio. Francesco, detto il Guercino, n. a Cento ne11590, 

m. nel 1666. 
Sant' Andrea Corsini. 

Bigordi Rodolfo, detto il Grillandaio, fiorentino, n. 1483 m. 1561. 
Ritratto virile in eostume fiorentino deI XVI secolo. 

Bordone Paris, di Treviso, n. HiOO m. 1570. 
Ritratto virile in costume veneziano. 

Breughel Giovanni, di Bruxelles, n. nel 1569 ° verso il 157&, 
m. nel 1625 ° 164~. 

Bagno di Diana con le Ninfe sorprese da Atteone. 
Bronzino Angelo, fiorentino, n. 1502 m. 1572. 

Ritratto di un fanciul10 ignoto. 

t Questo affresco fu fatto per commissione dell'onorevole Giovanni Temple-Leader 
2 Catalogo della Galleda de-i P1'incipi Corsini, compilato da ULDERIGO 

DIC!, 1880. 

, -
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(sey"e) F I R ENZE. - GALLERIA CORSINI. 

(Lung'A·rno Corsini.) 

Carracci Annibale, bolognese, n. 1560 m. 1609. 
Venere e un Amorino che piangono Adone morente fra Ie 

braccia di Venere. 

Cardi Lodovico, di Cigoli, contado fiorentino, detto il Cigoli, 
n. 1559 m. 1613. 

Cristo morto; Ia sola testa. 
Cristo morto; mezza figura. Studio pel quadro esistente Ilella 

Cappella Pazzi in Santa Croce e rappresentante la Sftutis
sima Trinita. (Vedi nostro Oatalogo 1873, pag. 77.) 

Carucci Jacopo, di Pontormo presso Firenze, detto il Pontormo, 
n. 1492 m. 1558. 

Ritratto virile nel costume fiorentino deI XVI secoI~. 
Courtois 0 Cortesi Jacopo, di Saint-Hippolyte, G.etto il B01'[JD

gnone, n. 1621 m. 1676. 
Vna Battftglia. 

De Carli Rafi'aello fioriva nel 1502. 
La Vergine in trono col Bambino Gesu sulle ginocehia, ai 

lati due Angeli ed i Santi Bartolommeo e Girolamo. 

Dolci Carlo, fiorentino, n. 1616 m. 1687. 
Lft Poesia. ' 
San Giovannino. 
La Speranza. 
San Sebastiano. 

Dyck (Antonio Van), n. ad Anversa nel 1599, m. nel 1641. 
Ritratto di un individuo della Famiglia Piccolomini. 

Filipepi Alessandro, detto il Botticelli, fiorentino, n. 1447 
m. 1510. 

La Madonna col Bambino Gesu, con due Angeli che Ie por
gone la corona, ed altri quattro portanti emblemi della 
Passiolle di Cristo. 

Franceschini Baldassarre, di Volterra, detto il Volterrano, 
n. 1611 m. 1689. 

Ritratto di un Pascia. 
Giovanni da Pisa . . .. 

Quadro gotico diviso in diversi scompartimenti, avente nel 
ceutro la Madonna seduta in trono col Bamhino Gesu ed ai 
lati i Santi A gatft, Stefano, Francesco e Margherita. N ei 
pilastri evvi altri sei Santi e nelle cuspidi l'Annunziazio~e 
e la Orocifissione. (Questo quadro apparteneva alla Gallena 
Rinucc'ini. ) 

Hemelinc ° Memling Hans, di Bruges, n. 1430 m. 1495. 
Ritratto virile nel costume deI XV secolo. 

I II N. 12801 e dell' esatta grandezza originale. 
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lfB. - La spiega.zione della. 
seguente nomenclatura, prez
zo e grandezza., vedi pag. 10. 
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PARTE SECONDA. 

(segue) FIRENZE. - GALLERIA CORSINI. 

(L1Wg' Anti) OOl'sini.) 

Holbein Giovanni, di Basilea, n. 1495 lll. 1543. 
Ritratto virile. 

Lippi Filippo, detto il Filippino , fiorentino, n. 1460 ill. 1505. 
Tondo con la Madonna in piedi avente il Bambino Gesu fra 

Je sue braccia. Due Angeli genuftessi che cantl!.no ed alt!"i 
due ehe porgono dei fiori. • 

Tabernacolo con 10, Madonna e il Bambino Gesu. 

Luciano Fra Bastiano, detto Sebastiano clel Piombo di Ve-
nezia,' l1. 1485 lll. 1547. ' 

Cristo portante la Croce seguito da Maria e dal Cireneo' 
mezze figure. ' 

Maratta Carlo, di Camerone, nell~ Marca di Ancona, n. 1625 
111. 1713. 

Bnsto . deUa_ Vergine con le mani giunte e 10 sguardo rivolto 
al Clelo. E contornata da una ghirlanda di fiori. 

Martinelli Giovanni, fiorentino, l1. 1659 ill ... . . 

Busto di donna simboJeggiante la Musica. 

Busto di una giovane donna, cui una vecchia le presenta un 
piccolo specchio. Essa simholeggia la Bellezza. 

La casta Susanna. 

Pippi Giulio, detto Giulio ROJlwno, l1. 1492 ill. 1546. 
Il Violinista. (Oopia elell' o1'iginale eli Raffaello Sanzio, nella 

Galleria Seim'ra c~ Roma.) . 
Pollaiuol0 (Antonio dei), n. 1429 111. 1498. 

Ritratto virile nel costume deI XV secolo. 
Porta (Fra Bartolommeo della), di Paolo dei Fattorino di Sal1 

J\1arco, fiorentino, l1. 1475 lll. 1517. ' 
Santa famiglia eon la data 151l. 

Reni Guido, bolognese, l1. 1575 m. 1642. 
12804 Lucrezia Romana. 

Reschi Pandolfo, eli Danzica, n. 16-!3 111. 1699. 
Una grande Battaglia presso Barcellona. 
L' Asseclio di Barcellona dei 165l. 

Ribera Giuseppe, cli Gallipoli, detto lo Spagnoletto, 11. 1588 
ill. 1656. 

Gesu che comanda a San Pieh'o di andare a pagare il tri
huto con la llloneta che il medesilllo ba tolta daUa hocca 
deI pesce. 

Mose ed Aronne. 

Robusti Jacopo, veneziano, detto il Tintoretto, 11. 1512 m. 15<)4. 

Ritratto di nn Giovane deUa Famiglia Mazzi di Venezia. 
Ritratto' virile. 
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(8eg"e) FIRENZE. - GALLERIA CORSINI. 

(L'ung' Al'no C01'sini.) 

Rosa Salvatore, l1apoletano, n. 1615 lll. 1673. 

~ ! B.tt.gU. di",", 

Marina al tramonto dei sole. 
Santi di Tito 0 Titi, cli Borgo San Sepolcro, n. 1538 lll. 1603. 

San Giovanni che battezza Gesu Cristo nel fiurne Giordano : 
in alto vedesi 10 Spirito Santo che uisce~de sopra di lu! 
sotto forilla di colomba: a destl'a due Angeh tengono le vestl 
dei Signore, a sinistra altri due i.n adorazione, e un terzo 
inginocchiato che tiene nelle maUl un lenzuolo. 

Sanzio Raffaello da Urbino (di Giovanni Santi), n. 1483 ill. 1520. 
Cartone deI l'itratto ui Gilllio II Della Rovere che trovasi 

nella Tribnna della Gallel'ia degli Uffizi di Firenze. 1 

Santa FamiaJia.2 In mezzo ad un pa.esaggio e la Vergine in
ginocchiata che sorregge iJ -!3ambino Gesu, il q~ale presenta 
una pergalllena scritta al piCcolo San GJOvan!l' sorretto da 
Santa Elisabetta, pure genuftessa. Sta San Gms.eppe uletro 
q uesto gruppo appoggiato ad un bastone, ed ll1 alto una 
ITi0ria di Angeli. (Questo quaelro appw·teneva alla Gallena 
Rinueeini. ) 

Seybolt Cristiano, d' Althenaer, n. 1697 JI'. 1768. 
Suo ritratto. 
Ritl'atto di sua moglie. 

Signorelli Luca, di Cortona, l1. 1441 111. 1524. 
Tondo ~on !a y el·gin: as~i~a, av~nte sulle sue ~inocchia il 

Barnbmo Gesu cd al latl I Santi Bernardo e Gu·olamo. 

Sustermans 0 Substermans Giusto, di Anversa, 11. 1597 m. 1681. 
Ritratto di Maria l\1addalena l\'Iachiavelli, moglie dei marchese 

senatore Filippo Corsini. 
Ritratto deI marchese senatore Filippo Corsini. 
Ritratto di Maria Maddalena d' Austria, moglie dei granduca 

Cosimo II de'Medici. 
Ritratto deI granullca Cosimo II de' Medici. 
Ritratto di Vittoria Della Rovere, moglie di Ferdinando II 

de' Medici. 
Ritratto di Cristina di Lorena, moglie dei granduca Ferdi-

nando I de' Medici. 
Rit.ratto di Ferdinando II de' Medici. 
Ritratto di Bartolommeo deI march. senatore Filippo Corsini. 
Ritratto di Picaer Fever, capo di 9l~egli ,Arazzi er i c~e CosiI?o II 

de' Medici fece venire da Pangl all oggetto dl fabbl'lcare 
degli arazzi per il suo palazzo. 

La V crgine col Bambino Gesu suHa ginocchia; a sinistra un 
Angelo in atto cli adorazione. 

------
, Yedi nostro Oatalogo ]873, pag. 96. 2 Idem., pag. 133. 
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clatnra., prezzo e gran
dezza, vedi pag. 10. 
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PARTE SECONDA. 

(Bey"e) FIRENZE. - GALLERIA CORSINI. 

(Ltmg' A,"no OO1'8ini.) 

Tassi Agostino (di Pietro Buonamici), di Perugia, n. 1566 m. 1644. 
Una fiera a Grottaferrata. 

Vecellio Tiziano (di Gregorio Vecelli) n. a Borgo della Pieve pro-
vincia di Cadore, nel 1477, m. nel 1576. ' 

Vene.re seduta volge a sinistra la teata guardandosi ad uno spec
ChlO, che e sostenuto da un piccolo Amorino. 

Zampieri Domenico, bolognese, detto il Domenichino, n. 1582 
m. 164l. 

Ritratto deI cardinale Ascanio Filomarino. Nel fondo vedesi la 
facciata dei palazzo Filomarino a Napoli. 

FIRENZE. - GALLERIA PITTI. I 

Barbarelli Giorgio, detto Giol'gione, da Castelfranco, n. 1478 
m. HilI. 

Un Goncerto di musica. 
Ninfa inseguita da Satiro. 
Ritratto di Donna. 

Dubles Jean fioriva nel 1729. (Sc~tola olandese.) 
Marina. 

Dyck (Antonio Van), n. in Anversa nel1599, m. in Londra nel164I. 
Ritratto di Uarlo I d' Inghilterra e di Enrichetta di Francia. 

Filipepi Alessandro, detto Botticelli, fiorentino, n. 1447 m. 1510. 
Santa Famiglia con Angioli. 

Ignoto Autore. 
Un Santo, che si vuole eseguito da Uccello Paolo. 

Pippi Giulio, detto Giulio Romano, di Roma, n. 1492 m. 1546. 
11 Ballo d' Apollo con le Muse. 

Ponte Leandro, detto il Bassano, H. a Bassano ne11558, m. a Ve
nezia nel 1623. 

Scena pastorale. 

Reni Guido, bolognese, n. 1575 m. 1642. 
Bacco. 

La Cleopatra. 

I Vedi nostro Gatalogo ]873, parte H, pag. 106 0 seguenti, e P,'ima Al'pendice al Ga· 
talogo ]876, pag. 112 e 113. 
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(Begue) FIRENZE. - GALLERIA PITTI. 

Rubens Pietro Paolo, n. III Anversa nel 1577, m. nel 1640. 
Le conseguenze della guerra. 
Ritratto deI Duca di BllCkingkam. 

Sanzio RaffaelIo, di Urbino, n. 1483 m. 1520. 
I due Angioletti a pie dei trono nel quadro della Madonna dei 

Baldacchino. 

Scuola veneta. 
Ritratto virile, ehe si vuole eseguito da MOl'etto da Brescia. 

Sustermans 0 Substermans Giusto, d' Anversa, n. 1597 m. 168l. 
Ritratto dei figlio di Federigo III, re di Danimarca. 

Vannucchi Andrea, detto Anclrea ' del Sarto, fiorentino, n. 1487 
m. 1531. 

Sacra Famiglia. 
Disputa sulla Trinita. 
San Giovan Battista, riprodotto dopo ripristinato da M. Luperini.\ 

Vannucci Pietro, detto il Pel'ugino, n. a Castel della Pieve nel 1446, 
m. nel 1524. 

Adorazione dei Santo Bambino. 

Vecellio Tiziano, n. a1 Borgo di Pieve nel 1477, m. ne1 1576. 
Ritratto di Costanza Bentivoglio. 
Ritratto virile. 

Vinci (Leonardo da), n. 1452 m. 1519. 
Ritratto di Donna, conosciuto sotto il norne della Monaca di L eo

na1'Clo. 

FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 2 

Albertinelli Mariotto, fiorentino, n. 1474 m. 1515. 
La Visitazione della Vergine a Santa Elisabetta. 

Allegri Antonio, detto il Corre,qgio, da Correggio, n. 1494? m. 1534. 
II Riposo in Egitto. 

Allori Alessandro, fiorentino, n. 1535 m. 1607. 
Suo ritratto. 

Baldovinetti Alessio, fiorentino, n. 1427 111. 1499. 
La nostra Donna seduta col Divin Figlio sulle ginocchia, ed ai 

lati i Santi Giovan Battista, Gosimo, Damiano, Lorenzo e due 
altri Santi. In avanti San Domenico e San Francesco genuflessi. 

I Vedi riprodotto della grandezza del verO a pag. 124. 
t Vedi nostro Gatalogo ]878, parte H, pag. 85 e seguenti, e Prima Al'pendice al Oa· 

taloyo ]876, parte ll, pag. 11 3 a 118. 
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PARTE SECONDA. 

(8cg"e) FIRENZE. - Ho GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Barbarelli Giorgio, c1etto il Giorgione, c1i Castelfranco, n. 1478 
lll. HilI. 

- Mosil faneiullo alla prova dei earboni ardenti, e dell' oro. 
Barbieri Giovanni Francesco, detto il Guercino, di Cento, n. 1590 

m. 1666. 
La Sihilla Sarnia. 

Basaiti Marco, deI Friuli, fioriva nel 1500. 
- Dn' Allegoria saera, rappresentante la Vergine eon altri Santi, 

fra i quali San Giuseppe, San Paolo e San Sebastiano. 
Bazzi 0 Razzi Giovan Antonio, detto il Sodoma, di Vercelli, n. 1474 

m. 1549. 
Suo ritratto. 

San Sehastiano. 
- Detto, solamente '/ , figura. 

Berkeyden Gherardo, di ArIern, n. 1645 m. 1698. 
- Veduta della Cattedrale di Harlem. 

Bicci (Lorenzo cli), fiorentino, n. 1350 m. 1427. 
- I Santi Uosirno e Darniano, avente in alto I' Eterno Padre ed in 

basso due Storie della vita dei detti Santi. 
Bronzino Angelo, fiorentino, n. 1502 m. 1572. 

- Ritratto di Lnerezia dei Pucei, moglie di Bartolommeo Panciatiehi. 
- Ritratto di Donna. 
- Ritratto di Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I, ed alla de-

stra suo figlio Ferdiuando 1. 
- Ritratto di Bartolommeo Paneiatichi. 

Brun (Le) La Vigee Elisabetta Luisa, di Parigi, n. 1755 m. 1842. 
- Suo ritratto. I 

Cima Giovan Battista da Conegliano, nato verso il 1460, dipingeva 
ancora nel 1517. 

- La Santa Vergine eol fanciullo Gesu, San Pietro ed una Religiosa 
ebe tiene un fan ciullo in fasce . 

Cimabue Giovanni, fiorentino, n. 1240 lll. 1302. 
- San Bartolommeo seduto sopra una cattedra con varii Angeli at

torno. 
- Santa Cecilia circondata da otto Storie della sua vita. 

Ciseri cav. Antonio, vivente. 
- Suo ritratto. 

CIouet 0 CIoet Francesco, francese, detto Jchannet, di Tours, 
n. verso il 1500, m. nel 1572. 

- Ritratto di un Giovane incognito. 

Conti Francesco, fiorentino, nato nel 1681, viveva ancora ne11760. 
- Ritrat.to deI pievano Arlotto. 

, Vedi riprodotto delI. grandezza dei "ero a pag. 124. 
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NB. - La spiegazione 
della segnente Ilomen
cla.tura, prezzo e gran
dezza., vedi pag. 10. 

'" ~ 12821 

(8cy"e) FIRENZE. - R. GALLERTA DEGLI UFFIZI. 

Courtois Jacopo, detto il Borgognone, n. a Saint-Hippolite nel 1621, 
m. nel 1676. 

Dna Battaglia. 

Dolci Carlo, fiorentino, n. 1616 m. 1887. 
Santa Maria Maddalena. 

Santa Galla Placidia. In questa figura il Pittore ritrasse Claudia 
Felice arciduchessa d' Anstria, figlia delI' arciduca Ferdinando 
Carlo ' e seconda moglie delI' imperatore Leopo1do. 

Suo ritratto. 

La Vergine Annunziata. 

L' Arcangiolo Gabbriele. 

Dow Gherardo, c1i Leyda, n. 1598 m. 1680. 
La Venditrice di frittelle. 

Durero Alberto, di Norinberga, n. 1471 m. 1528. 
Ritratto di un Vecchio eol rosa rio in mano, e che si crede il padre 

deI Pittore. 

L' Adorazione dei Magi. 

Dyck (Antonio Van), n. ac1 Anversa nel 1599, m. nel 1641. 
Ritratto di Car10 V. 

Elzheimer Adamo, c1i Francfort, n. 1574 m. 1620. 
Paese. 
Dieci piccole figure fra Santi e Apostoli, in separati spartimenti. 

Fabre Saverio,' di Montpellier, n. 1766 m. 1837. 
Ritratto di Vittorio Alfieri. 

Ritratto della Contessa d' Albany, moglie deI suddetto. 

Filipepi Alessandro, fiorentino, c1etto Sancl1'o Botticelli, n. 1447 
m. 1510. 

L' Adorazione dei Re Magi. 

La Nascita di Venere. 

Fiori Federigo, detto il Bw'occio, di Urbino, n. 1528 m. 161:J. 
La Santa Vergine che prega il Salvatore, eonosciuta co1 nome 

della Madonna deZ Popolo. 

Franceschini Baldassarre, di Volterra, c1etto il Volterrano, n. 1611 
m. 1689. 

Suo ritratto. 

Gaddi Angelo, fiorentino, n. 1333 m. 1396. 
L' Annunziazione della Vergine: ne1 gradino so no rappresentate 

tre Storie. 
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NB. - La spiegazione deHn. 
seguente nomenclatura, prez· 
zo e grandezza, vedi pag. 10. 

I I 

~ 

I 
a i " 
" 11 ,0 

:;;; ;;:; :a 

- 10965 - I 
10966 

- 10967 -

- 10968 -

o 

'" 
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- 10969 - 12364 -

9Il210970 -

- 12365 -

- 10971 -

- 10972 -

~ - 12366 -

- 10973 - 12367 -

- 10974 -

- 10975 -

- 10976 -

'" :;; - 112368 -

PARn~ SECONDA. 

(Begue) FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Gaddi Angelo, fiorentino, n. 1333 m. 1396. 
La Nativita, I 
L' Epifania, ~ nel gmclino del suddetto quadro. 
La Presentazione al Tempio, } 

Gagneraux Benedetto, di Digione, n. 1763 m. 1795. 
Una Battaglia. 

Giottino Tommaso di Stefano, detto di Fh'enze, nato nel 1324, 
vive va ancora nel 1368. 

Cristo deposto dalla Croce in mezzo alle Marie ed altri Santi. 

Giotto di Bondone, n. 1276 m. 1337. 
L' Orazione deI Nostro Signore nell' orto. Nel gradino vi e rap

presentato il Tradimento di Ginda, e Gesu Cristo spogliato 
delle sne vesti per essere crocifisso. 

Gordigiani prof. lVlichele, vivente. 
Suo ritratto. 

Hemeline 0 MemIing Hans , di Bruges, n. 1430 m. 1495. 

La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu ed ai lati 
due Angeli. 

Ritratto d' un uomo, in preghiera. 

Heyden (Giovanni Vander), n. 1637 m. 1712. 
Vecluta della Piazza e deI Palazzo pubblico della citta di 

Amsterdam. 

Ho1bein Giovanni, di Basilea, n. 1495 m. 1543. 

Ritratto di Riccardo Soutzwell, ehe fu eonsigliere di Stato 
di Enrico VIII, re d' Inghilterra. 

Honthorst G., detto Gherardo delle Notti, n. ad Utrecht nel 1592, 
m. nel 1666 0 80. 

L' Adorazione dei Pastori, eon la Vergine e San Giuseppe, 
ed in alto diversi Angeli. 

Ignoto Toscano deI secolo XV" 

U n trittico eon la Incoronazione della Ver gi ne nel mezzo, 
ed ai lati i Santi Franeesco, Giovanni Battista, Ivo e Dome
nieo. NeUe euspidi il Limbo e l' Annunziazione. 

Ignoti Autori. 

Ritratto di Vittoria Colonna, marchesa di Pesea:'a. 
Ritratto di Maria Stuarda, regina di Scozia. 

Kauffman Angelica, n. a Bregentz nel 1741, 1l1. nel 1807. 
Suo ritratto, 
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(Begue) FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Laurati 0 Lorenzetti Pietro, di Siena, le sue opere sono conosciute 
dal 1327 al 1350" 

La Santa Vergine sedente col Faneiullo Gesu nelle sue braceia, e 
quattro AngeJi per eiascun lato. . . . 

La Tebaide d' E<Yitto, ove si vede la vIta ehe conducevano 1 Santi 
Padri, stando ~ far peuitenza nei desel~ti. (Questo sOrJ.getto venne 
dipinto a fresco nel Oamposanto d~ PIsa dal medes~mo Pttt01'e, 
ma con diversa composizione: vedi a pag. 196.) 

Lorenzo (Don), monaco camaldolese, operava nel 1410. 
Gesu in croce. 
San Giovanni Evangelista. 
La Vergine. 

Luini 0 Lovini Aurelio, di Luino, n. 1530 m. 1590. 
- La Vergine col Divino Fancinllo, Santa Margherita e Santa Maria 

Macldalena. 
Mainardi Sebastiano, di San Gimignano, n ..... , m. circa il1515. 

San Giovanni, San Pietro martil'e e San Pietro Apostolo. . 
San Pietro martire, parte deI detto quadro. 

Mansueti Giovanni, veneziano, nato circa il 1450, nel 1500 lavorava 
a Treviso. 

Nostro Signore ehe disputa nel Tempio eoi Dottori. 

Mantegna Anclrea, c1i Padova, n. 1431 m. 1506. 
L ' Adol'azione de' Re Magi. 
La Circoncisione. 
La Resurrezione. 

Mieris (Francesco Van), di Delf, n. 1635 m. 1681. 
I Bevitori. 
Un Ciarlatano. 
Una giovane Donna, discinta e addormentata presso il suo letto. 

Netseher Gaspero, di Heidelberg, n. 1639 m. 1684, 
n Saerifizio a Venere. 
n Sacrifizio al Dio Amore. 

Parroee1 Giuseppe, di Brignolles, n. 1646 m. 1704. 
Combattimento fra diversi Cavalieri. 

Paulyn Orazio, di Amsterdam, n. circa iI 1645. 
L' Avaro. 

Pesello (Giuliano d' Arrigo detto), fiorentino, n. 1367 m. 1446. 
- . L' Adorazione de' Re Magi. 

Pillement Giovanni, di Lione, n. 1728 m. 1808. 
Veduta di un Porto di mare, effetto di nebbia. 

Ulla Tempesta di mare. 
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NB. - La. spiegazione 
della seguente nomen
clatura, prezzo e gra.n
dezza, vedi pag. 10. 

l /J / ~ / ~ 
10996 -

10997 -1-

10998 -

10999 -

11 000 -

11001 

11 002 -

11003 -

11004 -

11005 -

11006 -

II 007 -

11008 -

11 0C9 -

11010 - 12378 -

- 12379 -

11011 -

~ :ll 12826 '" ... 

(!: - 12380 '" <» ... 
- 12381 

PARTE SECOND.L 

(8<gue) FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Piero della Francesca, di Borgo San Sepolcro, n. circa 1410 m. 1495. 
Un' Allegoria allusiva 11.1 Duca d'Ur

bino, dove il medesimo armato e se-
dente sopra un earro, eoronato da 
una Vittoria eon quattro Vi1'tu ehe 10 
preeedono. 

Un' Allego1'ia allusiva alla Duchessa 
d' Urb.ino, la qnale siede sopm nn 
car1'O III mezzo ad altre quattro Vir
tu, ehe viene guidato da nn Amore 
e tirato da due Unicorni. 

Queste Allegorie 80no di
pinte diett·o i t'itmtti dei 
medesimi: vedi n08tro Ca
talogo 1873, N. 2748. 

Pollaiuo10 (Antonio dei), fiorentino, n. 1429 m. 1498. 
E1'eole ehe soffoea Anteo, ed Ereole ehe eombatte con l' Idra di 

Le1'!la. 
La Prudenza. 
La Temperauza. 
La Giustizia. 
).,11. Carita. 
La Speranza. 
La Fede. 
Ritratto d' Iguoto, forse Galeazzo Sforza. 

Pynacker Adamo, di Pinacker, n. 1621 m. 1673. 
Un Paese. 

Reni Guiclo, bolognese, n. 1575 m. 1642. 
Suo ritratto. 

Rico Andrea, cli Candia, m. nel 1105. 
La Vergine col Bambino Gesi.), e due Angeli eoi Mistm·j della 

Passione. . 

Rosa Salvatore, napoletano, n. 1615 rn. 1673. 
Paese. Una grotta con eadute d' aequa, ed alcune figure. 

Rosselli Cosimo, fiorentino, n. 1438 m. 1507. 
La Madonna. sed~ta iu t~'ono col Bam?ino G~s~ e il piccolo Pre

eursore. AI latl San Pletro e San GlOvanm III alto due AnO'eJi 
ehe porgono ja. corona aUa Vergine.' " 

Rubens Pietro Paolo, n. in Anversa 1577, m. nel 1640. 
Le tre Grazie. 

Ruisdea1 Giacobbe, di Kadern, n. 1625? m. 1681. 
Paese dopo ja pioggia. 

Sa1vi Gio. Battista, detto i~ Sassoferrato dal SUo paese natale, 
n. 1605 m. 1685. ' 

Una Santa Vergine Addolorata. 

Sanzio 0 Santi Raffaello, di Urbino, n. 1483 m. 1520. 
Suo ritratto. 
Il busto della Madonna deI Cardellino. 

11019 -

11 020 -

11021 -

11022 -
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(8egue) FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Scuo1a di Andrea deI Sarto. 
Ritratto di Donna, creduto queUo di Lucrezia DeI Fede, moglie 

di Andrea. 
Cristo e la Maddalena, con nel gradiuo San Girolamo e due Sante. 

Scuola fiaJIlminga (maniera di Memling). 
Ritratto d' uomo incognito. 

Snyders 0 Sneyders Francesco, di Anversa, n. 1579 m. 1637. 
La Caceia deI cingh.iale. 

Steen Giovanni, di Leida, n. 1626 m. 1679. 
La Colazione deI presciutto. 

Sustermans Giusto, di Anversa, n. 1597 m. 1681. 
Suo ritratto. 

Tierce Giovan Battista, francese, operava sul cadere deI secolo 
passato. 

La Cascata deI Teverone a Tivoli (Je Cascatelle). 

Uccello Paolo, fiorentino, n. 1397 m. 1475. 
Un eombattimento di Cavalieri. 

Vannucchi Andrea, detto Anclj'ea cleZ Sarto, fiorentino, n. 1487 
m. 1531. 

Ritratto di Donna ignota. 
La Santa Vergine coLDivino Fanciullo, San Francesco e San Gio

vanni Evangelista. E conosciuta sotto il nome della Madonna 
delle Arpie. 

La Madonna col Bambino Gesu, dettaglio deI suddetto quadro. 

Vannucci Pietro, detto Pietro Perugino, dal norne della sua pa
tria, n. 1446 m. 1524. 

La Santa Vergine col Fanciullo Gesu Rulle ginocchia ed ai lati i 
Santi Giovanni e Sebastiano. 

Vecchietta LOl'enzo di Pietro, senese, detto il Vecchietta, 1). 1410 
m. 1480. 

La Vergine seduta in trono col Bambino Ge8u, ed ai lati i Santi 
Bartolommeo, Giaeomo, Andl'ea e Lorenzo in piedi, uno dei Re 
Magi e San Domenico in ginocchio. 

Vecellio Tiziano, n. a Borgo clella Pieve nel 1477, m. nel 1576. 
Bozzetto di una Batta~lia fra le truppe imperiali e I' armata ve

neta a Cadore. Bartolommeo Alviano, comandante dei Veneziani, 
e da un lato sul davanti, e tiene 111. mano appog<1iata sullo scettro. 

La Vergiue col Divino Fanciullo nelle braccia, if quale prende dei 
fiori presentati dal piccolo San Giovanni, e dietro Sant' Antonio 
eremita in profilo. . 

Ritratto di Caterina Cornaro, regina di Cipro, rappresentata con 
la ruota, come una Santa Caterina d' Alessandria. 

Venere giacente, rappresentata tutta nuda sopra un letto ; un :pic
colo Amore I' accarezza, ed un cane si sforza per salire ai pledi 
deI letto; in avanti e una tavola con un vaso di fiori, e nel fondo 
un paese eon una pernice. 

Ritratto dello seultore Sansovino. 

12 
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NB. - Laspiegazione 
del1a seguente nomen
c1atura, prezzo e gran
dezza, vedi pag. 10. 

11023 ~ 123&7 -

- 12831 

- 12388 -

11024 -

- 12389 

- 12390 -

11025 -

11026 -

11027 -

11028 - 12391 

PARTE SECONDA. 

(8eg"') FIRENZE. - R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Vinci (~eonardo. da), n. a Vinci presso Empoli ne11452, ill. nel1519. 
- Rltratto dl un Giovane. 

Suo ritratto. 
La Vergi~e Ann~nziata, parte deI quadro da noi riprodotto ed 

a:ente I numerI 279.6 e 4403. (Alcuni intelligenti delle cose d' A1·te 
CI edol~o qu~sto dtptnto ttn lavoro eseguito da Leouardo nell' eta 
sua

L 
gwvan1l~, alt1·~ 10 attribuiscono a Rodolfo deI Grillaudaio 

a orenzo dl Credl, ec.) , 

Werff (Adriano Vander), c1i Rotterdam, n. 1659 ill. 1722. 
- L' Adorazione dei Pas tori. 

DISEGNI.' 

Carpaccio Vittore, veneziano, n. circa il 1450, m. dopo il 1519. 

Presen~azione della Vergine al Tempio. ~ B ellissirni .d0egni a pen~ 
San GlOrgio ehe uccide il DraO'o. 1W, rlcch, dt personagg, 

. "e d, bellci clrchztettu1"a. 

ARAZZI DI FlRENZE. 

I mesi di Marzo,Aprile e Maggio. Cartone deI BACHIACCA, tessnto 
dal M. GIO. ROST. 

I 1032 -

1033 
Spalliera alla grottesca. Cartoue deI BACHIACC,;, tessnto dal M. 

GIO. ROST. 
Fregi d' iucerto Autora. 

FIRENZE - PALAZZO DELL' OPERA DEL DUOMO. 
(Piazza dcl Duomo all' Est.) 

Musaico bizantino. 
Tavoletta fatta di lUinu~is~imo musaico, d' ignoto Bizantino, rap
pr~sentante I' Annuuzl~zlOne, la Nascita, la Visitazione, il Bat- j 

teslmo, la TrasfigmazlOue e Ja; Resurrezione di Lazzaro. 
Altra come sopr~, ral?presentante I' Ingresso di Gesu Cristo in Ge· 

ru.salemme, Cnsto 1U croce con la Vergine e la Maddalena la 
Dlscesa di Gesu Cristo al Limbo, I' Ascensione e la Disp~ta I 
delJo Spirito Santo. 

FIRENZE - PALAZZO VECCHIO. 
(Cal'ZJell" cle' Prim·i.) 

Bigordi Roc1olfo, detto Roclolfo del G-rillandaio fiorentino n 1483 
ill. 1561. " . 

L' Annunziaz~one. Vedesi in distanza la Piazza deli' Annunziata 
fino alla: C~l~sa San Mal:co co~ne era all'epoca di Rodolfo. In basso, 
fra belhsslml ornamentl, eVVlla figura deI San Giovauni Battista. 

-------
1.11 sig.nor NERIXO F~RRI, conserrator? delle stampe e disegni nel1n. R. Galleria degli 

Uffiz!,. ha d, !ecente pubbheato UD beu ordlOato Catalogo, sia delle stampe ehe dei disegni 
1\'1 eSlstentl. 

I 
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(Be9ue) FIRENZE. - PALAZZO VECCHIO. 

(CappeU« de' Priori.) 

Bigordi Rodolfo, detto Roclolfo del G-rillanclaio, fiorentino, n. 1483 
ID. 1561. 

=l 

Soffitto della piccola Tribuna, avente nel centro 10 Spirito Santo 
e negli altri scompartimenti i dodici Apostoli e teste di Cherubiui. 

Soffitto della Cappella, con rappresentato nel centro la Santissima 
Trinita e negli altri spartimenti gruppi di piccoli Angioli tenenti 
alcuui cartelli scritti, altri diversi istrumenti deHa Passione 
di Cristo. N ei quattro canti vedonsi le figure dei quattro Evan
gelisti. Si in questo, come nel precedente soffitto, gli spartiti 
sono tutti contornati da bellissimi ornati. 

FIRENZE. - PROPRIETA DELLA FAMIGLIA GIUNTINI. 

Ignoto deI XVI secolo. 
Il Giuoco dei pallone, quadro a tempera. 
Il Giuoco dell' anello, id. 

FIRENZE. - PROPRIETA DELLA FU GRANDUCHESSA 

MARIA DI RUSSIA. 

Cano Alonzo, detto el Racionero, di Granata, n. 1601 ID. 1665. 
San Francesco con le mani incrociate sul petto, mezza figura. 

Cima Giovan Battista, c1etto Cima da Conegliano, c1i Conegliano, 
nato verso il 1460, viveva ancora nel 1517. 

Il Salvatore portante la croce, mezza figura. 

Gonzales Bartolommeo, n. a Vagliadolid l1el 1564, pittore di Fi
lippo .In, ill. nel 1627. 

Ritratto virile. 

Hagen (Jean Vander), n. 1635 m. 1679. 
Veduta deI Castello e Parco di Horshollerbroan. Vi sono diversi 

quadrupedi e volatili e I' adolescente figura di Guglielmo ur di 
Nassan col suo servo, le quali SOllO dipinte dal Wintrach. 

Helst (Bartolomilleo Vander), n. a Harlem ne11613, ill. verso i11678. 
Ritratto virile. 

Sanzio Raffaello, di Urbino, n. 1483 m. 1520. 
Ritratto di Giuliano di Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici. 
La Vergine con sguardo di compiacenza sta in atto di coprire 

con un velo il Bambino Gesu dormente; in dietro vedesi 
San Giuseppe. 
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NB. - La spiegazione 
della. seguente nomen
cl a.tura., prc7.Z0 e gran
dezza' vedi pag. 10. 
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PARTE SECONDA. 

(.eg1<e) FIRENZE. - PROPRIETA DELLA FU GRANDUCHESSA 

MARIA DI RUSSIA . 

Sanzio Rafl"aello, di Urbino, n. 1483 m. 1520. 

La Vergine e San Giuseppe. ! D I' d I d 
Il Bambino Gesu dormente. 5 ettag 1 e su detto quadro. 

Spagna Giovanni, ° lo Spagnolo, fiorito nel 1507 ID. 1540? 
La Madonna col Bambino Gesu in collo e con la destra alzata in 

atto di benedire. 

Zurbaran Francesco, n. 1598 ID. 1662. 
Ritratto di un Cardinale. 

FIRENZE. - PROPRIETA DEL CAV. CES ARE VOLPINr. 
(Pia z%a Sem F·ire-nze.) 

Bazzi ° Razzi Giov. Antonio, detto il Sodoma, di Vercelli, n. 1474 
ID. 1549. 

Tondo con la Vergine assisa, sorreggendo il Bambino Gesü che sem
bra confabulare col piccolo Precursore; illdietro e San Giuseppe. 

Bigordi RodoIfo, detto Rodolfo clel G1'illanclaio, fiorentino, n. 1483 
ID. 1561. 

Tondo con la Vergine assisa e il Divino Infante, avente ai lati 
due Angioli. 

Credi (Lorenzo di), fiorentino, n. 1459 ID. 1537. 
Tondo con la Vergine genuflessa, adorando il Bambino Gesu steso 

al suolo e sorretto da due Angioli. 
Gerino da Pistoia. 

Tondo con la Vergine assisa, il Divino Fanciullo e due Angioli 
ai lati in atto di adorazione. 

Maniera di Rodolfo Grillandaio. 
Tondo con la Vergine e San Giuseppe genuflessi adoranti il Bam

bino Gesu steso al suolo e sorretto da un Angiolo. 
Tisi Benvenuto, detto Garofalo, di GarofaIo, n. 1481 ID. 1559. 

La .v ergi~e ass isa sorreggendo il Bambino Gesu sulle proprie 
gmocchla. 

FIRENZE. - QUADRI MODERNI. J 

(Proprieta A,·ti.tiea.) 

Ademollo prof. Carlo. 
..lL L' Incontro di Vittorio EmaIlueie con Garibaldi a Teano. 

t Queste riproduzioni di quadri rapprescntanti bellissimi cornposizioni di genere, per 
la sua splendida riuscita, vengono generalmente incorniciate e sostituite alle incisioni 
per decorarne gli appartamenti. 
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NB. - La spiegazione della 
nomenclatur3, prez

yedi pag. 10. (Begue) FIRENZE. - QUADRI MODERNI. 

(Propri.ti!. Arti.tie".) 

Ademollo prof. Ca1'lo . 
..lL Il monaco Almachio tenta impedire gli spettacoli gladiatorii. 
..lL Corse delle bighe nel Circo Massimo. 

Andreotti prof. Federigo. 
..lL L' Addio. 

La Taverna. 

Bazzani Luigi. 
L' Anfora rotta. 

Bechi prof. Luigi. 
..lL La Pentola rotta. 

Le gioie della famiglia. 
Due piccoli Giocatori. 
Due piccoli Amici. 
n resto. 
Dolce far ni ente. 
G li occhiali deI Professore. 
AHa fontana. 

cL Piccolo Suollatore di piffero. 
..lL Il Pif1"eraio. 

Bianchi L. 
TI Merciaio ambulante. 

Bordignon N oe. 
Costume romano. 

..lL Fanciulle che cantano. 
..lL Il Fuso della Nonna. 

Borrani Odoardo. 
La Monaca convalescente. 

Bosch E. 
.L La Cenerentola (1878).' 

Bruzzi Stefano. 
Novembre. 

Busi Luigi. 
Gioie materne. 

Cannicci NiccoIö. 
J!:... TI primo attacco (1879) . 
..lL Divertimenti infantili (1880). 

, Il llumero in parentesi indica l' anno in cui e stato eseguito il dipinto. 
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NB. - La. spiegazione della. 
seguente nomenclatura, prez-
20 e grandezza, vedi pag. ]0. 

PARTE SECONDA. 

(se9"e) FIRENZE. - QUAD1U MODERNI. 

(Prop rietil Artistiea.) 

Cassioli prof. Amos. 
-L David Rizio e Maria Stuarda (1877). 
-L L' Arcangiolo Raffaele. 
JL Francesca da Rimini. 

Cecconi Eugenio. 
L Cenciaiole livornesi. 
-L Lavandaie di Torre dei Lago. 
JL Donna ehe pesca (1880). 

Cecconi Niccolö. 
JL Un articolo di Yorick. 

Chierici prof. Gaetano. 
-L Il Veterano (1876). 
JL Scherzi infantili (1878). 

Ciardi Guglielmo. 
JL Una Marina. 
.!L Una Marina. 

Coffa Andrea. 
JL La Zingara. 
JL Costumi napoletani. 

Conti prof. Tito. 
JL La Presentazione (1876). 
JL Il quarto d' 01':1 di Rabelais (1876). 
.lL La Musica (1877). 
JL 11 Brinrusi alla bettoliera (1878). 
~ L' Addio (1878). 
lL Il ritratto della Sposa (1878). 
lL Il Sospetto (1879). 
lL Il Cantastorie (1881). 

Costa Giovanni. 
lL Ore felici (1879). 

De Maria E. 
-L La Massaia ehe governa i piccioni (1879). 

Fattori Giovanni. 
JL Lo Scoppio di una bomba. 

Faustini Modesto. 
lL L' arresto di Luigia Sanfelice. 

Favretto Giacomo. 
lL Il Giuoco dei lotto. 
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(se9"e) FIRENZE. - QUADRI MODERNI. 

(Proprietil A,·ti.tica.) 

Ferroni prof. Egisto. 
-L AHa fontana (1879). 

Gatti prof. Annibale. 
Goldoni ehe recita una sua Commedia nel giardino Scotto 

a Pisa. 
Paesiello. 

Gelli Edoardo. 
-L Prima dei canto (1878). 
-L 11 Primogenito (1878). 
L La Guardia aHa bandiera (1878). 
lL Il Canto fermo (1878). 
lL Una Lezione d' organo (1878). 
lL Un Dilettante di violoncello (1878). 
lL Viva il gobbo! (1879). 
lL Effetti dei vino (1879) . 
-L Le Damigelle della Regina (1879). 
-L Musica sacra (1879). 
-L Gli ultimi tocchi (1879). 
JL Costume dell'Impero (1879). 
lL Doni di nozze (1879). 
JL Soldato dei Popolo (1879). 
.lL Soldato della Chiesa (1879). 
-L n quadl'o per l' Altare maggi~re (1880) . 
-L L' occasione fa l' uomo ladro (1880). 
lL 11 Vanitoso (1880). 
lL n Cantore (1880). 
JL Fra i due litiganti il terzo gode (1880). 
-L Piano di guerra (1880). 
lL Il Gobbo burlato (1881). 
JL Un Vecchio peccatore (1881). 
lL L' Osteria dei Falco (1881). 

Gioli Francesco. 
JL La Partenza per la passeggiata (1875). 
JL L' amore in campagna (1878). 
JL L' acqua (1879). 
lL Il vino (1879). 
-L L' Erpicatura (1879). 
lL Il Ritorno delle mamme (1879). 
lL Il guado. 
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.. VB. - La spiegazione del h 
seguente nomenclatura, pre7.~ 
zo e grandezza, vedi pag. 10. 
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PARTE SECONDA • 

(8eg"e) FIRENZE. - QUADRI MODERNI. 

(Pl'ol'l'ietlt Artistica.) 

Glisenti Achille. 
..lL Un Battesimo nel Tirolo. 
..lL Ritratto muliebre in eostume tedeseo. 

* 

Ci sei eaduto! 
Il Rosario. 
Il Veuditore di giol'llali saeri. 
Il Ritorno. 
Un albre serio. 
Ave Maria. 
Primo attaeeo (1880). 

La Veeebia ehe fila (1881). 
N ella luna di miele. 

Gordigiani prof. MicheIe. 
J!:.... n Paggio. 
..lL La 8ervetta (1879). 

Grützner Odoardo. 
J!:.... La Cautina deI ConvenLo (1876). 
..lL Falstaff e la signora Fluth (1876). 

Guida G. 
L' Odalisea. 

Guidi Costantino. 
.lL Una Visita (1877). 

Induno Girolamo. 
J!:.... Le gioie della maternita (1875). 

Jacovacci Francesco. 
..L Il Ritorno dal Battesimo (1875). 

Laeverenz G. 
J!:.... Il Bagno (187G). 

Landini Andrea. 
J!:.... L' Aspettativa (1880). 

Lega Silvestro. 
In eerea di una nota. 

Lernon Arturo. 
..lL Beveraggio nella Campagna Romana. 

Leto Antonio. 
Ponte Santa Trinita e Lungarno in giorno di pioggia (1876). 
Le Caseine di Firenze in giorno d' inverno (1878). 
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(seg"e) FIRENZE. - QUADRI lIIODERNI. 

(Prol'rieta A,·tistica.) 

Maccari prof. Ces are . 
U n Mandoliuista . 
Una Visita. 
Un' Indovina. 

Ma1atesta prof. N. 
Un Alehimista (1878). 

Mancinelli G. 
La toeletta di un' Odalisea. 

Massari Pompeo. 
..lL Il saluto al Gobbo. 

Marcucci MicheIe . 
..lL Matteo Civitali nel suo studio. 

Mazzaroli T . 
2 Veduta della Riva degli Sehiavoni a Veuezia. 

Milesi Alessandro. 
Veneziana venditl'iee d' erbaggi . 
Peseiaiolo veneziano. 

Moradei Arturo. 
Come finira? (1878). 

Serva ehe fila. 
L'Inverno . 

Morelli prof. Domenico. 
.JL ·Le Tentazioni di Sant' Antonio 

Muzioli prof. Giovanni. 
..L Al Tempio di Baeeo . 

Pascutti A. 
..lL Una partita di earte. 

Pittara Carlo. 
Giornata di nebbia. 

Prati Eugenio. 
..L La Spagnoletta (18'77). 
..L La gelosia (1877). 

Quadrone Giovanni Battista . 

(1879) . 

Lettura di una poesia gioeosa (1877). 

Un Pittore nel suo studio (1877). 

L' Assassiuio (1878). 

Un Gesuita (1877). 

181 
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NB. - La spiegazione de113 
seguente nomenclatura, prez· 
zo e grandezza., vedi pag. 10 .. 

PARTE SECONDA. 

(.eg"e) FIRENZE. - QUADRI MODERN I. 

(P1'oprieta Artistica.) 

Quadrone Giovanni Battista. 
-'L TI Geografo (1878). 
-'L Il Naturalista (1879). 
-'L Saltimbanchi dopo la rappresentazione (1879). 
-L Accoglienza poco promettente (1880). 
-L Tra prigionieri (1880). 
-'L Il Giudizio di Paride (1880). 

Raggio prof. G. 
-L Bufali nella Campagna Romana. 
_L Un duello interrotto (fra animali ). 

Rieci Pio. 
-'L Il ritratto deH' Erede (1880). 
lL Un applauso. 
-'L La Lezione di musica. 
±.. La Confidente. 
lL Gli Scorrucciati. 

Rinaldi Claudio. 
-L Una Vecchia usuraia. 
-L L' Amico dei gatti. 

Rossi Scotti Lemmo. 
-'L Signora in giardino. 

Saltini Pietro. 
-±... Il conto (1879). 

Sani Alessandro. 
-L La Tentazione (1879). 
-L Una Lezione di mandolino (1880). 
~ Scacco matto (1881). 

Sani David. 
-L Vocazione aHa musica. 

Seaffai Luigi. 
2L Il Fumatore in erba. 
-L Il piccolo Fumatore. 
-'L Ti brucerai. 
-'L Genio precoce. 
-L Genio nascente. 

Segoni Alcide. 
2L La morte di Filippo Strozzi (1874). 
-L La partita vinta (1879). 

~ 
"' 
~ ~ 
"' '" .... 
'" ;;::: 
'" ... '" 
C> ~ .Q 
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(.e9"') FIRENZE. - QUADRI lIiODERNI. 

(Proprietit Arti.tica.) 

Segoni Alcide. 
-'L Il Curioso (1879). 
-L L' Agguato (1880). 
-L Come finira? (1880). 
2L L' Onore vendicato (1880). 
2L Un interrogatorio (1881). 

Serena L. 
2L Mercato di polli a Venezia (1879). 

Speneer Stanhope. 
.JL Le acque dei Lete (The Waters of L ethe). 

Tamburini Arnaldo. 
Una sorpresa (1881). 
La Cantiniera (1881). 
Buone notizie. 
Cattive notizie. 

Tedeseo MicheIe. 
-'L Divertimenti infantili. 

Toma Giovacchino. 
La Confessione. 

Turletti C. 
2L Il Magnano di Torino. 

Tusquets. 
-L La Fuga interrotta (1878). 

Ussi prof. Stefano. 

-'L Cavalcata araba avanti l' Ambasciata 
co (1875). 

JL F antasia araba attorno l' Ambasciata 

italiana 

italiana 
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nel Maroc-

nel Maroc-
co (1875). 

-L Festa a Fetz data daH' Imperatore dei Marocco aH' Amba-

1;l 
lli 

:x; 
;: 
:x; 
;: 
'" 

sciata italiana (1875). 

-'L Araba al fonte (1880). 
.lL Un Dervish in pompa solenne. 

Vinea prof. Francesco. 
-'L La partenza di Don Chisciotte (1876). 

Dichiarazione ad una Cantiniera (1876). 

-'L In cantina (1876) . 

.lL La lettura (1876). 
-L La F amiglia Medici alP Antignano (1876). 
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NB.-La spiegazione dalla 
seguente nomenclatura., prez· 
zo e grandezza, vedi pag. 10. 

~ ~ l l l ~ 
928 1 11213 - - 12857 
9282 11214 - - 12858 
9283 11215 - - 12859 
- 11216 - 12467 -

9284 11217 - - 12860 
9285 11218 -
9286 11219 -
9287 11220 - 12468 -
9283 11221 - - 12861 
9289 11222 - - 12862 
9290 11223 - - 12863 
- 11224 -

- 11225 - 12469 12864 
9291 11:226 - 12470 12865 
9292 11227 -
9293 11228 
9294 11229 - 12471 12866 
9295 11230 - 12472 12867 

9296 11231 - 12473 -
9297 11232 - 12474 -

- 11233 -

- 11234 - 12475 -

- 11235 12476 
- 1123d 

- 11237 12477 

- 11238/ - 12478 -

PARTE SECONDA. 

(segue) FIRENZE. - QUADRI MODERNI. 

(PI'oprietlL A1'ti8t'ica.) 

Vinea prof. Francesco. 

..!L Il Rapimento (1877). 

-lL 11 saggio alla botte (1877). 

-*- Il Frate vincitore (1877). 

...iL Il eapitano Molena (1878). 

..!L Arianna (1878). 

~ La Sentinella (1878). 

-:L. La giovinezza (1878). 

2=- Adnlazioni (1879). 

..±L. Il Battaglista (1879). 

..!L Faustina (1879) . 

.:L Prome8se (1879). 

-lL In eueina (1879). 

..!L Dopo il bagno (1879). 

-=- L' Osteria della botte (1380). 

-lL Una Baeeante (1880). 

~ Leriei (1880). 

..i±:....- I Beoni (1880). 

~ Alla piu bella (1881). 

Voltz prof. F. 
lt- Seena pastorale (1878). 

2L Seena pastorale (1878). 

LUCCA. - CHIESA DI SAN FREDIANO. t 

Aspertini Mastro Amico, bolognese, n. 1474 m. 1552. 

Sa,nt' Agostino ehe da le Costituzioni ai. suoi monaei. (Affresco 
zn Ulna clelle pal'eü nella cappella cleclzcata (t Sant' Agostino.) 

San Fredia~o, di:t:ige la deviazi?ne deI ?llI;ne Serehio per sal
vare la Cltta dl Lueea dalle lDondazlOm (come sop1·a). 

Sant'Agostino ehe amministra il santo Battesimo (come sopra). 
Cristo deposto neUa tomba dagli Apostoli e dalle Marie (come 

sopm). 
TI Simulaero e1i Gesu Croeifis80, eonoseiuto sotto il norne deI 

Volto San,to, po~to s?pra un ea~'~'o, a eu~ erano state aggio
gate due lDdomlte glOvenehe, S lDeammma miraeolosamente 
verso la eitta di Lueea, seortato dal Clero, dai Magistrati 
e da moltitudine di popolo plaudente (come sopm). 

Il Presepio eon l' arrivo dei Re Magi (come sop,·a). 

t Vedi nostr. Prima Appendice al Oatnlogo 1876, pag. 132 e 133. 

:a 
" :! 
'" 
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(se9"e) LUCCA. - CHIESA DI SAN FREDIANO. 

Raibolini F., detto Francesco Francia, bolognese, n. circa 1450 
m. 1517. 

La Vergine coronata dall' Eterno Padre, al basso da nna parte 
i due santi veseovi Anselmo ed Agostino, dall' altra i due re 
David e Salomone, tutti eon earteUe in mano, e motti latini 
seritti di bel eal'attere; fra codesti vedesi inginoeehiato on santo 
Religioso, ehe volge il tergo allo spettatore. Sotto evvi una pre
della. (Questa ta-vola sta sull' altare nella Cappella G'Uinigi.) 

LUCCA. - GALLERIA DEL NOBILE SIGNOR MARCHESE 

GIOVAN BATTISTA MANSI. 
(Piazza Santa llfaria Forisporta1n.) 

Bellini Giovanni, veneto, n. nel 1426, m. dopo il 1516 di anni 90. 
Santa Famiglia. 

Bigordi Domenico, detto deZ GriUanclaio (Corradi), fiorentino, n. 1449 
m. 1494. 

La Vergine seduta sotto un portieo eol Bambino Gesu in braeeio, 
eon a destra in piedi SaRt'Apollonia ed a sinistra San Sebastiano. 

Leyda (Luca di), detto Luca cl' OlcmcZct, n. 1494 m. 1533. 
La Maddalena, mezza figura. 

Luini 0 Lovini Bernardino, di Luino, vive va ancora dopo il 1530. 
La Maddalena, mezza figura. 

Porta (Della) 0 di San Marco, Fra Bat·tolommeo, Domenicano fio
rentino detto il JAate, n. 1475 m. 1517. 

Bozzetto dei quadro la Madonna della Miserieordia, esistente 
nella Pinaeoteea deI Palazzo Provineiale. (Vecli pag. 189.) 

Il Redentore, mezzo busto, eon la destra alzata in atto di bene-
dire. E eireondato da una gloria di Serafini. . 

Rubens Pietro Paolo, n. in Anversa nel 1577, m. nel 1640. 
La Madonna sednta in trono col Bambino Gesu ehe porge la mano 

a Santa Caterina ehe e a sinistra. A destra evvi genuflessi in 
atto di adorazione San Franeeseo e San Carlo Borromeo. Varii 
Angeli danno eomplemento a questa bella eomposizione. 

Vaga (Dei) 0 cle' Ceri Pie1'ino, ossia Pierino Bonaccorsi, fiorentino, 
n. 1499 m. 1547. 

Tondo eon la Madonna, il Bambino Gesu e due Angeli. 

LUCCA.- GALLERIA DEL FU NOBILE SIGNOR MARCHESE 

GIROLAMO MANSI. 
(Via San Pellegrino.) 

Albani Francesco, bolognese, n. 1578 m. 1660. 

Santa Famiglia. 
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NB. - La spiegazione 
della. seguente nomen· 
cla.tura, prezzo e gran
dezza, vedi pag. 10. 

-I 

PARTE SECONDA. 

(Beg"e) LUCCA. - GALLERIA DEL FU NOBILE SIGNOR MARCHESE 

GIROLAilIO MANSI. 
(Via San Pelleg,·ino.) 

Blankhof Jean, n. 1628 ro. 1670. 
Battaglia navale. 

Breughel Pietro, detto il Vecchio, n. verso i1 1510, m. verso i1 1570 
a Bruxelles. 

Ballo campestre. 
Baccal1ale. 
Baccanale con ballo. 
n Monte di Pieta 0 Presto. 
U na festa sul Canale. 

Dyck (Antonio Van), n. in Anyersa nel1599, ro. in Londra nel1641. 
Santa Famiglia. 

Giordano Luca, detto Luca fa pt'esto, napo1etano, n. 1632 m. 1705. 
Il Presepio. 

Hondekoeter Gisbert, Scuo1a ola11dese, n. 1613 m. 1653. 
Paesaggio con animali diversi. 

Hondekoeter Me1chior, Scuola olandese, n. 1636 m. 1695. 
Giardino con animali diversi. 

Hugtenburg (Jean Van), Scuo1a olandese, 11. 1646 m. 1733. 

~ l C.mb,tUm.nU ';.~.;, 
Ignoto deI XVII seco1o. 

Ritratto di Anna Maria Van Dirnen, di Amsterdam, maritata a Gi
rolamo Parensi. 

Ignoto Autore. 
La Bambinaia. 

Jardin (Charle du), detto Carlo del Giat'dino, Scuola 
n. nel 1625? ro. a Venezia nel 1678. 

Paesaggio con gregge. 
Lamen Vander ... . 

:= l S~" r.m;gH,ri nol P"m, 

~ l ,,~, r'm;gli.ri nol!';n"m. ,.11. vm., 

n Mercato. 
Lingelbach Jean, Scuola olandese, n. 1625 m. 1687? 

Il Canale. 
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(Beg"e) LUCCA. - GALLERIA DEL FU NOBILE SIGNOR MARCHESE 

GIROLAMO ilIANSI. 
(Via San Pelleg,·ino.) 

La Venditrice di ciliege. 

Ochtervelde (Jacopo Van), deI XVII secolo. 
Una Donna ehe da da be re ad un paesano. 

Pussino Niccolö, n. a Andelis (Normandia) nel 1594, m. in Roma 
. nel 1665. 

~ l Rom. ,nt;," mn ; .n.; "',h;, T,mpH, M.nnm®ti, eo, 

Raibolini F., detto Francesco Francia, bolognese, n. circa il 1450, 
m. nel 1517. 

Madonna col Bambino Gesu. 

Reni Guido, bolognese, 11. 1575 m. 1642. 
Martirio di Sant' Andrea. 

Rubens Pietro Paolo, 11. in Anversa 11el 1577, m. 11el 1640. 
Ninfa CO!! Satiro. 
Giunone e Giove. 
Venditrice di selvaggina e commestibili. (In questo quadt·o vi ha 

lavorato pure Sneyders Francesco.) 

Scuola di Rubens deI XVII secolo. 

= J Due Baccanali di Putti. 

Snyders 0 Sneyders Francesco, di Anversa, n. 1579 m. 1637. 
Selvaggina, fra Ia quale un Daino, Pesci, Frutte, ec. 

Vaga (DeI) 0 de' Ceri Piel'ino, ossia Pierino Bonaccorsi, fiorentino, 
n. 1499 m. 1547. 

Madonna col Bambino Gesu ed il Precursore. 

Veeninx Giovan Battista, n. 1620 m. 1660. 
Una Lepre ed altra selvaggina. 

Velasquez Don Diego de Silya, di SiYiglia, n. 1599 m. 1660. 
Ritratto di Carlo M. Altogradi. 

WeIde (Adriano Vander), n. 1639 m. 1672. 
Burrasca di mare. 

Zampieri D., detto Domenichino, bolognese, 1l1. nel1641 di an ni 60. 
Martirio di Sant' Agata. 

Zuccheri 0 Zuccaro Federigo, di Sant' Angiolo In Vac1o, 11. 1543 
1l1. 1609. 

Il Giudizio Universale. 
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NB.- La. spiega.zione 
della seguente nomen
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dezza.. vedi pag. 10. 

-I -

PARTE SECONDA. 

LUCCA. - PALAZZO DEL FU NOBILE SIGNOR MARCHESE 

GIROLAMO MANSI. 
(Via San Pellegrino.) 

Quat~ro bellissimi dettagli deHa stoffa damascata che orna Ie pa
retl e letto deHa Camera, opera deI XIV secolo, eseguita neHa ri
nomata fabbrica Lucchesi di proprietit della stessa Famiglia Mansi. 

LUCCA. - PALAZZO DEL CONTE SARDI. 

Mantegna cav. Andrea, pac1ovano, n. 1431 m. 1506. 
La Circoncisi one. 

Raibolini F., c1etto Francesco Francia, bolognese, 
m. nel 1517. 

La Vergine col Bambino Gesu e Sant' Antonio. 

LUCCA. - PINACOTECA DEL PALAZZO PROVINCIALE. 
(Piazza Napoleone, ) 

Bazzi ° Razzi Giovanni Antonio, detto il Socloma, di VercelJi, n. 1474 
m. 1549. 

Una mezza figura dei Cristo con Ia croce fra Ie braccia. 

Beccafumi Domenico, detto Mechet'ino, di Siena, n. 1486 m. 1551. 
Continenza di Scipione. 

Bronzino Angelo, fioreutiuo, n. 1502 m. 1572. 
Ritratto di Bianca CappeHo. 

Calvart Dionisio, c1i Anversa, n. circa il 1565, m. nel 1619. 
Danae. 

Carucci Jacopo, c1etto il P ontormo, n. a Pontormo presso Firenze 
nel 1492, m. nel 1558. 

Giuliano de' Medici. 

Fiori Federigo, c1etto il Baroccio, di Urbino, n. 1528 m. 1612. 
Ritratto dei principe Federigo d' Urbino. 

Ignoto Toscano. 
La Vergine col Bambino Gesu seduta in trono 

Santi e Sante. 

Ignoto deI XIV secolo. 
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(~eg".) LUCCA. - PINACOTECA DEL PALAZZO PROVINCIALE. 

(Piazza Napoleone.) 

Paolini Pietro, lucchese, morto vecchio circa il 1682. 
La Madonna seduta in trono 'col Bambino Gesu, in basso Santi 

in atto di adoraziolle. 
Nascita di San Giovanni Battista. 

Porta (Della) ° c1i San Marco, Fm Bartolommeo, n. 1475 m. 1517. 
La Madonna detta della Misericol'Clia, ossia Ia Vergine che prega 

Cristo per il Po polo Iucchese. 
Gruppo di figure aHa sinistra deHa Vergine nel detto quadro. 
11 Padre Eterno in alto, Santa Maria Maddaleua e Santa Caterina 

da Siena in basso, ambedue sollevate da terra come in estasi. 
Reni Guic1o, bolognese, n. 1575 m. 1642. 

Cristo in croce con San Giulio e Santa Caterina. 
Ricciarelli Daniele di Volterra, detto Daniele da Volterra, n. circa 

il '1509, m. nel 1566. 
Deposto di Croce. 

Robusti Jacopo, detto il T into1'etto, veneziano, n. 1512 m. 1594. 
Ritratto virile. 
Senatore veneto. 

Salimbeni Ventura, pittore senese, detto il cav. Bevilacqua, n. 1567 
m. 1613. 

Banta Caterina martire. 
Substermans Giusto, eh Anversa, n. 1597 m. 1681. 

Ritratto cl' ignota. 
Ritratto di Vittoria DeHa Rovcre col figlio Cosimo III de' Medici. 
Ritratto di Maria Maddalena d' Austria, moglie di Cosimo II 

de' Medici. 
. Ritratto deI cardinale Leopoldo de' Medici. 

Ritratto dei cardinale Giovan Carlo de' Medici. 
Vasa,ri Giorgio, are ti no cav., n. 1512 m. 1574. 

Sant' Ellstachio e San Biagio. 
Zacchia il Giovane, nominato Lorenzo cli Ferro, visse nel secolo XVI. 

Assunzione deHa Vergine con in basso i dodici Apostoli. 
Il Presepio. 

Zampieri Domenico, di Bologna, detto Domenichino, n.1582 m. 1641. 
- Sansone ehe si disseta con l' acq ua ehe es ce daHa masceHa. 

Zuccaro ° Zuccheri Fec1erigo, di Saut' Angiolo in Vac1o, n. 1543 m. 1609. 
Suo ritratto. 

MONTEMURLO presso FIRENZE.- CHIESA PARROCCHIALE 
La Visitazione. 
L' IncOI'onazione deHa Vergine, avente in basso i Santi Anselmo, b~=============D=I=S=O=P=R=A=A=L=C=A=S=T=E=L=L=O=.============1 

Agostino, Antonio da Padova, David e Salomone profeti. ' Granacci Francesco, fiorentino, n. 1469 m. 1543. 
Ligozzi Jacopo, veronese, n. nel 1543, m. dopo il 1632. 

Apparizione deHa Vergine a San Domenico. 
La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu, ed ai lati i Santi Pietro Gio-

vanni, Antonio e Agostino. ' 

13 
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NB. - La. spiegizione 
del1a seguente nomen
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PISA.. - CAMPOSANTO. 

Andrea da Firenze deI XIV secoIo, gia attribuiti al Memmi. 
Conversione di San Ranieri.' - Rappresenta quando San Ranieri 

sta sollamandosi in feda tra vaghe femmine - quando pentito 
di tal vita si r eea al Convento d i Sftn Vito, offrendosi seguaee al 
Beftto Alberto Leeeapecore - e qnando neH' interno della Ohiesa 
gli appare il Salvatore, ehe gli rende la vista perduta per avere 
pianto i snoi peccati. 

San Ranieri prende l' abito d' Eremita. - Rftppresenta quando 
Sftn Rftnieri imbareatosi per Terra Santa sopl'a una galerrt sot
tile senti Bel viagffio un gran fetore useire dalla eassa de' suoi 
effetti, e cio feee il Signore per farli intendere di abbandonarli 
e di vestire I' abito ehe ave va tanto desiderato - quando veste 
I' abito da Eremita e distribuisee ogni suo avere ai poveri - e 
quando orante nella Ohiesa di Tiro apparvegli due personaggi 
vestiti cli eandidissimi abi ti ehe 10 eondussero al trono della 
Vergine. 

I lUiracoli di San Rallieri persegnitato e tentato dal Demonio. -
Rappresenta qnando San Ranieri orante nel Tempio di Nazaret 
gli apparve il Demonio per d istorlo dal pregare eol trasportarlo 
in faeeia all' atrio dei Tempio, e rinseitogli tutto vano dolente 
se ne parti eome sotto si vede - quando ehiede di essere am
messo fra i Religiosi deI Santo Sepolcro e il Demonio ehe 10 
persegnitft eon sassi - quando in viaggio per visitare il monte 
Tabor viene ftssali to da due pftntere ehe le rende mausuete 
quando sul monte gli apparve il Redentore fra Mose ed Elia -
e quando eon ua sol pane sazia molti individui. 

Buffa1macco Buonamico, fiorentino, vi veva nel 1351. 
L' Ascensione di Cristo al Cielo. - In alto il Redentore eon Angeli 

volanti, in basso gli Apostoli. 
La Resurrezione. - Degli Angeli volanti seoperehiano la tomba, 

nel mentre ehe i soldati dormono. (Queste due pittm'e tengono 
piü, della t'ozza maniera cle' Gt'eei, e sembra ehe annunzino 
un' alt1'a ?nano: fOl'se Antonio Vite da Pistoia.) 

La Crocifissione, col bnono e cattivo Ladrone. - Angeli volanti 
ne11' aria, ed il Calvario pieno di popolo e soldati. (P!tTe in questo 
affj'eseo si crede ehe Buffftlmaeeo fosse aiutato da Antonio Vite.) 

L' Increllulitä. di. San Tommaso. - Vedesi il Redentore ehe mostra 
le sue ferite al medesimo e agli altri Apostoli. 

Giotto di Bondone da Vespignallo, ll. 1276 m·. 1337. 
11 Redentore in glorIa. - - E eireondato da Angeli, avente alla si

nish'a il Demonio ehe domallll a ed ottiene di affliggel' Giobbe 
negli ayeri e nei parenti. (Questo frammento fa paTte dell' affTeseo 
t'appj'esentante le sventlwe di G-iobbe.) 

Gozzoli Benozzo, fiorentio.o, ll. 1420 m. 1498. 
L' nbriachezza di Noe. -A sinistra vedesi il Santo Patriarea in 

mezzo ai suoi nepoti, ehe dopo dato l' ordine della vendemmia 
ne laseia le eure aHa famiglia. Nel ruezzo e riunita la famiglia 
eon ealiei e eüppe da "ino in mano. A destra Noe ubriacato e 
Cam ehe 10 dileggia, dieh'o a' questo Jefet, e Sem ~reso il man
tello e eamminando all' indietro si prepara a eopnre la nudita 

, Qllesti affreschi veunero dipinti nel 1377. 
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deI padre: infi ne seorgesi una delle Nuore di Noe ehe finge di 
naseondersi la faeeia eon la mano, guardando tra un dito e l' al
tro, dal ehe naeque il noto proverbio : Come la Vergognosa del 
Camposanto. 

Detto affreseo, diviso in due parti. 

Sem e le Nuore di Noe, fra le quali la Vergognosa. ~ 

Dne Nuore e Nipote di Noe. . 
Noe e famiglia eon ealiei e eoppe da vino in mano. 

Dettagli 
deI detto 
affreseo. 

La Maledizione di Cam. - Sot.to un !oggift:to di magnifiea ~reh!-
tettura si mostra, a destra, 11 Patnarea 1Il atto dl maledlre 11 
figlio. Nel.pae~e a destra (ehe rappresenta: uno dei eontorni d! 
Firenze), 11 Plttore ha voluto denota:re. il possesso ehe Noe 
useito dall' Area prende deI paese; qUllldl ha espresso 10 stato 
paeifieo di eiaseheduno. 

Tre dettagli deI detto affreseo. 

La Torre di ßabele. - Vedesi ivi eondotto un' infinita di popolo 
ad ammirare I' edifieazione della Tone di Babele. Da una parte 
a sinistra e rappresentato Nembrot eon molti Magi e Ministri. 
In alto ]' Eterno Pallre ehe eomanda la eonfusione delle lingue. 

1 Detto affreseo d iviso in due parti. 

l Gruppi di teste tolti dal detto affreseo . . Vi SOI:1O visibilmente molti 
ritratti, ma la storia non ee ne serba 1 noml; pure dal eonfronto 
eon altri r itratti si rieonoseono nei N. 11351-352 Cosimo de' Me
diei, suo figlio Piero ed i nipoti Lorenzo e Giuliano . . 

L' Annnnziazione di Maria Vergine. 
L' Adorazione dei Magi. - Dieesi ehe nel volto di quel giovine a 

eavallo (ehe e ]' ultimo adestra), eon un eappueeio in eapo, Be
nozzo abbia effigiato il proprio ritratto. 

Abramo e gli Adoratori lIi ßelo. - Rappresentasi qui il prineipio 
della vita tli Abramo innanzi aHa sua voeazione. A sinistra si 
vede Nino ehe rimette la p ena a due eolpevoli nel Tempio di 
Belo. Le diverse risse di persone di varie eta furono introdotte 
J ftl Pittore forse per fare intendere ehe la speranza dell' impu
nita faeile rende eomuni ad ogni eta gli eecessi e i delitti. In 
mezzo eampeggia il Tempio di Belo ehe suo figlio Nino feee in
nalzare, ordinando ehe ehiunque, dopo aver eommesso qualunque 
misfatto, entrando nel Tempio avesse adorato il simulaero di Belo, 
andasse libero da ogni pen:1. Tutta la parte destra e riserbata 
ad Abramo, ij quale, avendo rieusato d' adorare gl' idoli, fu posto 
in un rogo arden te, da eui seam po illeso e in mezzo a1l ' ammi
razione deI saeerdote di Belo e del popolo, mentre Naeor suo 
frate1l0, ehe aeeonsenti, fu arso in poehi istanti. 
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Abramo e Lot in Egitto. - A destra vedesi la ri ssa tra i servi di 

A:bramo e Lot. A sinistra Abramo e Lot eon le 101'0 mogli 
sembrano useire di Babilonia. In mezzo, un poeo a destra il 
Siguore apparisee ad Abramo per rinnovargli la promessa ~he 
10 fara capo di un popolo eletto. 

Detto, la parte sinistra, dove Abramo e Lot colle 101'0 mogii sem
brano uscire di Babilonia. 

Abramo vittori~so. - A sinistra vedesi un conflitto tra gli Assiri 
ei Sodomiti. Nel mezzo, presso un grand' albero, veggonsi i Re 
avvinti e fatti prigionieri, se~uiti da Lot, ehe mesto e dolente 
s'incammina eolla moglie, nell' atto che due soldati legano ad 
ambi le braccia. Abramo intanto, mosso a pieta deI tl'lsto easo 
deI cognato, armo i snoi servi e corso ineontro a~li Assiri 
fee,e strage e libero Lot ed i Re di Sodoma. Vedesi pnre Lot 
eon i Re liberati e Abramo presentarsi a Melchisedeeco per of-

l frire al Signore le decime della preda. I 
Partenza di Agar <la Abramo. - Perduta Sara la speranza di aver 

figli, presenta ad Abramo, eome vedesi snlla sinistra, una bella 
schiava chiamata Agar, onde avesse snccessione. Costei divennta : 
orgogliosa deI concepimento di un figlio, ardisee fare inl$"im'ia 
a Sara. Snl limitare di uua tenda scorgesi Sam ehe se ne lagna 
eon Abramo, ed avuta facolta di punirla, batte la Schiava, ehe 
fuggita si vede in alto sednta; ma I' Angiolo poi le eomanda tor
narsene a easa. , Po co tempo dopo tre Angioli apparvero ad 
Abramo, ai quali n,vendo egli offerto ospitalita, veggonsi 
a mensa sotto una qucreia; udi promettersi da 101'0 ehe 
partorirebbe un figlio dopo un anno; 10 ehe di dentro alla 
udendo Sara istessa, ne potendo trattenere le risa, uno di , 
le domando se v' era eosa diffieile pel Signore. In cio dire ma
nifestandosi tntti per gli Angeli di Dia, aggiunsero ehe I' ira 
deI Signore em giuuta al eolmo, e ehe erano mossi a distr~
gere Sodoma, ove abitava Lot. Abramo di lui parente gli adoro, I 
pregando per quei di Sodoma. , 

Gruppo dei tre Angioli nel detto affreseo. 
L' incen<lio lli So<loma. - Diffieile eilnotare qual sia la piu bella I 

di tante belle pal'ti, ehe ammirasi in questa pittura, ove Be-li 
nozzo ha espresso eon tanta varieta di mosse, di seOl'ei, e eon ' 
tanta riechezza di fignre, la rassegnazione, la speranza, il desi- I 
derio dello seampo, la disperazione e tanti e tanti altri umani 
effetti in una delle piu olTibili scene che presentar si possa al
l' immaginazione, qual' e quella di una citta subissata dal fnoeo.l 
Il gruppo di Lot e delle figlie e statosempre ammirato 
stupore. 

Gruppo di Lot eon le figlie e la moglie, la quale per la sua 
riosita venne eonvertita in statua. (Dettaglio del detto 

Sacrißzio <I' Abramo. - :i\1olte sono le eose mostrate dal Pittore 
quest' affreseo. A sinistra vedesi la rissa fra Ismaele ed Isaeco, 
poeo piu in la Abramo nella tenda, mentre dormono Sara ed 
Agar, ehiede eonsiglio al Signore; i1 quale, apparendogli, gli or
dina di lieenziare la sehiava ed il figlio: i quali due si veggono 
indi pal'tire da un lato della tenda. Finalmente piu in eima, 
avendo Agar abbandonato Ismaele nel deserto, per non aver 
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euore di vederlo -morir di sete, l' Angelo le appare, le addita un 
pozzo e le comanda di prender eura dei figlio_ Secruono i fatti, 
ehe preeedono il sacrifizio. Il padre ehe parIa al :1ig lio; i servi 
intenti a pl'eparare le proyvisioni snll' asino; l' arrivo a pie deI 
monte, ove seduti si ristorano; l' interrogazione d' Isaceo al pa
dre: Ov' e let vittima? cui non potrebbesi rispondere con piu af
fettuosa rassegnazione e dolore di quello ehe Abramo faeeia eol 
suo rivolgersi al figlio. Il fi~lio ehe porta sulle spalle la legna 
pel sael'ifizio; il padre ehe ha in mano la fiaeeola e guarda con 
tenereZZ;L il figlio; finalmente Isacco in istato di vittima e il 
padre sul punto di vibrare il colpo, ehe l' Angelo trattiene eon 
atto decisivo e maestoso. 

Abramo assiso e presso il quale stanno Sara, Agar e altri fami
]jarl. (G-ruppo toUo dallet sinistl'a del detto affl'esco. ) 

Le NOlze <li Reliecca e 11' Isacco. - A sinistra Abramo ehe ehiama 
a se un servo per inviarlo in Mesopotamia a eereare una mo
s-lie ad Isaceo. I<;liezer aseolta in ginoeehio le parole dei padrone 
In presenza di molti altri familial'i. Giunto eostui in Mesopota
mia, vede Robecea; eonosce ehe quella e la sposa da Dio desti 
nata ad 'Isacco, e Je offre i regali. Labano, ti'atello di Rebeeea, 
10 riceve in sua easa, egli eoncede la sorella : dopo si scorge al 
disopra il via~l{.io della fanciulla, ehe a destra vedesi accolta 
eon giubi lo dal tianto Patriarea sotto un magnifieo portico, ov' e 
rappresentato il bar:chetto nuziale. 

Abramo ehe aceoglie la moglie d' Isaeco e il banehetto nuziale. 
(Detta,qlio del detto affl'esco.) 

La N ascita <li Giacobbe e <I' Esau. - Sei sono i fatti espressi in 
questa rieea eomposizione. Il primo e la naseita dei due gemelli, 
eon varie donne intorno a Rebecea ed altre ehe vanno a vi si -
tare la partoriente. Nel mezzo i dne gemelli, fatti piu grandi, 
sono fifTnrati nell' atto ehe Esau vende la primogenitura a Gia
eobbe. 'Ne viene poi la partenza di Esau per la eaceia mandato 
da Isaceo eon promessa al suo ritorno di benedirlo. Maneando 
un pezzo d'intonaeo, non si eonosee il seguito della pittura, ma 
pare ehe Rebeeca, ehiamato Giaeobbe, 10 avverta di quanto fare 
doyea, Li appresso Giaeobbe in ginocchio dinanzi al padre, fin
tosi Esau, rieeve la benedizione, Finalmente Esau ritornato da 
eaccia presenta aneh' egli un piatto al padre, lagnandosi dei 
fratello ehe gli avea tolta la benedizione per inganno. 

1 due neonati gemelli Giaeobbe ed Esau l 
assistiti da varie donne, 

Esait vende la I)riInoQ:enitura a Giaeobbe. Dettagli deI detto 
~ affresco. 

Giacobbe in ginocehio, fintosi' Esau, ri
eeve dal padre la benedizione. 

Le Nozze di Giacobbe e <li Rachele. - Yedesi egli a sinistra, in 
ginocehio, ehe si aeeomiata dal padre per andare in Mesopota
mia a eercar moglie, e sulla soglia della easa materna Rebecea 
ehe teneramente abbraecia il figlio ehe parte. Poi si vede in 
eammino accompagnato da due servi e da' suoi eani. S' avvia 
per una strada fra certe rupi, in fine della quale seorgesi la 
scala ehe in sogno vide Giaeobbe. Dopo, piu in qua, Giaeobbe 
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ehe va verso la easa di Labano, e in avanti, quasi nel mezzo 
deI quadro, vedesi il pozzo di Harem, ove ineontro la bena Ra- , 
ehele, figlia di Labano, ehe egli eome sua parente abbraeeia. , 
Dopo, piu indietro, il rappresentata I' aeeoglienza fattagli da La
bano. Finalmente apparisee Giaeobbe eon Labano in atto di la
gnarsi di avere trovato nel letto nuziale Lia inveee ehe Ra· I 
ehele, ed a desü'a si vedono gli spousali di Raehele e Giaeobbe. ' 
NeH' indietro 8 dipinta ]' apparizione deI Signore ehe eomanda , 
a' Giaeobbe di tornare nella patria; la sua partenza e il ratto 
degl' Idoli fatto da Raehele a suo padre: e davanti e la Iotta , 
di Giaeobbe eon I' Angiolo, di eui parlano le Saere Sel'itture. 

Ineontro di Giaeobbe e di Esnil, e ratto di Dina. - Partito Gia
eobbe da Labano, e approssimatosi alla sua terra natole, udi 
ehe E sau gli andava ineontro eon uomini armati, per 10 eh~ si 
feee preeedere da molte gregge e pastori ehe inviava a suo fra
telJo, a Ini offrendole eome segno di sommissione e d' affetto. 
Veggonsi infatti in lontananza i tori, le peeore e i pastori : piu 
in avanti presso a quel eipresso, a sinistra, eomparisee Giaeobbe 
eolJe sue mogli e co' suoi figli, e in lontananza vedesi pure Esau 
a eavalJo ehe si avvicina verso il frateno. Intanto gli armati 
per ordine di lui si erano ritirati, e li vediamo a sinistra in fine 
deI quadro in atto paeifieo. Giaeobbe solo 8 andato ineontro a 
E sail, ehe diseeso da eavallo 10 abbraceia, mentre egli in ginoe
ehio erasi a lui nmiliato per riaequistare il sno amore. Tutto 
rimanente deI quadro, comineiando di mezzo dai padiglioni, 
presenta il ratto di Dina figlia di Gi,aeobbe, e la strage 
indi ne segni. Seorgesi presso la porta della eitta Dina, ehe 
cola si reeava per vedcre le donne di Sichem eil figlio di Emor, 
il quale, eolpito dalla sua bellezza, le si appressa quasi all'oreeehio 
parlandoIe, in atto di trarla seeo lui. In avanti veggonsi presso 
ai padiglioni i figli di Giaeobbe, e il Re di Sichern ehe viene a 
ehieder Dina per isposa deI figlio: vieino alia eitta vedonsi Si
meone e Levi fratelli di Dina, ehe assalgono i Siehemiti e ne 
fanno sh'age, risparmiando le donne ed i faneiulJi. 

Gruppo dei figli di Giaeobbe ed altre figure, tolto dan' affreseo 
suddetto. 

L'Innoeenza di Giuseppe.- Vedesi in Iontananza Giuseppe ehe rae
eonta i sogni ai fratelli: piil presso sotto la loggia a sinistra., 
quando egl i al padre aceusa i fratelli di un enorme misfatto, 
seeondo che le Saere Carte ei narrano: in mezzo 8 posto nella' 
eisterna dai fratelli il'l'itati eontro di lui : l?iu indietro e venduto 
ai mereanti Ismaeliti: piu in avanti, a simstl'a parimente, i fra
telli reeano al padre la veste di Giuseppe tinta deI sangue di 
un eapr.etto, onde eredesse ehe il suo figlio fosse stato di vorato 
da un" fiera. Poeo piil in qua 8 eondotto dai mereanti Ismaeliti 
in Egitto: sotto quella lo~gia, adestra, 8 venduto a Putifar: 
piil in la rappresentasi Ja eastita di Iui, per 10 ehe, aeeusato 
dalla moglie di Putifal', 8 rinehiuso in eareere, ove mirasi entrare 
in fine dei q uadro. 

Giuseppe ealato nella eisterna dai fratelli e venduto poi ai mer
eanti Ismaeliti, e l' ueeisione deI eapretto per insan~uinare gli 
abiti deI medesimo ehe reeano al padre. (Dettaglio ael suddetto 
aff?'esr,o.) 
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Giuseppe ehe si scopre ai fratl\lli. - A sinistra, in prineipio, 

Faraone raceonta a' suoi Magi ed Indovini il sogno ehe ha fatto 
delle vacehe e delle spighe; e niuno di es si sa interpretarlo. In 
appresso e ehiamato Giuseppe, ehe interpreta i sogni di Fa
raone, per eui, adol'l1o d' una veste rieehissima, a suon di trombe 
8 pr?elamato Vieer8 d' Egitto. Nel terzo spartimento deI gran 
logglato di mezzo sono a lui presentati i fratelli ehe venivano 
in Egitto a provveder grano, ai quali impone di eondurgli Be
niamino lor fratello: piu verso la sinistra rappresentasi il fatto 
della eoppa naseosta nel saeeo deI grano: e finalmente sotto 
]' altro Ioggiato, in fine deI q lladro, 10 seoprirsi ehe fa a' suoi 
fratelli ehe 10 avevano venduto. 

Giuseppe ehe interpreta i sogni di Faraone. (Dettaglio del detto 
affresco.) 

Iufanzla e primi prodlgi di 1Ilose. - Vedesi, a sinistra, quando 
bambino 8 pl'esentato a Famone dalla sorella di Iui, la quale 
10 aveva salvato dalle aeque dei Nilo: notisi l' atto di tener so
spesa la eorona, ehe Faraone gli aveva posto in testa, e ehe il 
faneiullo si toglie, preparandosi a gittarla per terra; eio ve
dendo i Magi d'.Egitto, ehe avevano gia p,redetto ehe questo 
fn:neiullo sarebhe stato eapo d' nn popolo, 11 quale avrebbe sog
glOgato le altre nazioni, ptoponevano fra 101'0 di farlo ueeidere' 
ma Termuth. \a. sorella dl Faraone ehe 10 aveva salvato dalld 
aeque, a si fier.o eonsi'j'O'lio si. oppose, assieur~ndo ehe eio era RC
caduto per aeeldente. Magl, ehe fra loro dlseorrono, so no quei 
tre sul canto della prima fabhriea a sinistra, e di questa seusa 
per altro non paghi, feeero reeal'e due vasi, uno ripieno di frutte 
e uno di fuoeo; e il faneiullo, stendendo le man i al fuoeo, diede 
eel'ta pro va della verita di quanto Ja. sorella di Faraone avea 
detto per sua diseolpa. Questo 8 il fatto rappreaentato nel mezzo 
deI quadro. Colui ehe reea il vaso pieno di frutte e indietro a 
s!n i~tra : ~~eo appresso Mose! fatt? piu gl:ande) dopo molte vi
elssitudllli lIleontrate nella Vita, l'leompal'lsee lU quella reggia 
ov' era stato eondotto bambino, ehiedendo a Faraone la Iiberta 
deI Popolo ebreo: in fine Mosil per provare Ia verita delia sua 
;nissione fa eonvertire la propria verga in serpente, ehe andando 
lIleontro a uno dei eireostanti 10 Eu. sbigottire ed inorridire in 
si strana maniera, ehe sembra balzar fuori dal quadro per sal-
varsi dalla gola infiaj1lmata deI serpente. . 

Faraone eol faneiullo ~10se in eollo, Termuth, ~ . 
i tre Magi ed altri personaggi. Dettagh deI 

11 f . II M . II d : . . detto affreseo. anem 0 ose a a prova el earbolll ardentl. 

Il Pa,s~aglFio deI 1II~r Rosso. - Vedesi I~ teste dei eavalli e degli 
Eglzlam sommerSl e presso all' alhero dl mezzo gl' Israeliti. BeHo 
8 il paese, il eielo e le eolline; ma una gran parte di ques.to 
quadro 8 disgl'aziatamente perita. 

Le T~vole Ilella Legge. - E rappresentato quando gli Ebrei, sal
vati dallo sdegno di Faraone, entrati nel deserto ritrovarono 
Ie aeque amare: per 10 ehe MOSEl ponendovi Ia sua verga le 
feee eonvertire in aeque dolei; e qnesto vedesi indietro a sini
stra. Quando Mos8 prende eommiato dal suo Popolo per reearsi 
sul monte Sinai, ove 10 aveva ehiamato il Signore. Ql1ando Mos8 
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rie.eve le .Ta:,ole della L~gge al frag01'e de' tuoni e allo splendor 
d~1 la.rnp. Fmalmente SI rappresenta, quand' egli dopo quaranta 
f;,orlll, nt<?rnato ,ne: eampo degl' Israelit~, e tro.va~o ehe aveano 
tatto un vltello d 010 per adol'arlo e ehe mnanZl VI stavano dan
zando, getta a terra, eome vedasi a sinistra, le Tavole della Legge. 

La ver!l'a di Aronne e il serpeute di brouzo. - Mose a sinistra 
ehe rIC~ve le verghe dai ea\?i 'dell~ tribu: poeo appresso, dopo 
avel~e np oste le verghe nell' area, moltrasi orando al Signore: e 
al ~I qua deI Tabernaeolo mostr" la verO'a di Aronne ehe avea 
fiol'lto. !>- destra -:edesi quando il Popol~ ebreo, ass~ltato dai 
serpen~, ehe gh ,~' avvol~on~ intorno alle gambe, rieorre a Mose 
e. ad AlOn~e, a,ee!o pre.ghmo 1I Sl~nore on~e 10. se~mpi da si 01'
l'lbIle ~~gello: .' eapl .delle tl'1bu. SO:lO dlllanzi al due fratelli: 
poeo pm m I,n I fratelh pregano I~ Signore, il quale apparendo 
101'0 ?rdllla d, porr:e Ul: ser'pe~te d, bronzo in eima ad un' asta, 
a cU! I:,volgendosl .gh Ebrel sarebbel'o O'uariti dai morsi dei 
serpentI. A de~tra 1I serpe.nte .e gii1 innalzato, e i feriti sono 
a qnello l'lVOltl nella fiduCla dl ottenerne la gnarigione, 

La caduta di Gel'ico. - Rappl'esentasi le mura di Gerieo ehe ea
~ono al s~lOnare delle tro~be e al girare dell'Area deI' Signore 
mtorno ~I es~e .. Ben ~eorelate sono le figure intente a törre di 
mezzo alla via I sassl. 

La l'egina Saba pl:ess.o Sa]ollloue. - Di questo affreseo, pressoehe 
tutto pe~lto, SI e l'lpl'odotto un gruppo di magnifiche fiO'ure ehe 
ancora SI consel'va. CI 

Lau rati 0 Lorenzetti Pietro, di Siena, le 8ue opere 80no con08ciute 
dal 1327 al 1350. 

11388 - 128ii La Teb!lide d' Egitto, ove si vede Ir. vita ehe condueevano i Santi 
P.a~l'l, stando a far penitell~a nei deserti. Questo soggetto venue 
d.I~ll1tO su le~uo dal medeslIuo Autore, ma eon diversa com 0-
SlZlone ed eSlstente nella Galleria degli Uffizi di Firenze. (~di 
pag. 171.) 

San. Paolo primo Erem,ita! vestito di palma, dal quale ebbe ori
gllle la ~Ita ~ontemplatIva, seampato dalla perseeuzione ehe si 
faeeva m CnstJanI rappI'eseutato nel momento ehe e yisitato 
d,\1 Beato Antonio, (Dettaglio dei suddetto affj·esco.) 

Il Beato 4-ntonio. tor~a a .visitare San Paolo e trovatolo morto, 
sovra dl esso SI ehllla plangendo. tDettaglio dei detto affl'esco.) 

Il Beato 4-nton!o persegui.tato ~laJ. Demonio, il quale eomparsogli 
':"Stl~ I,n ablto monastICo, Vlene dal Santo discaeciato, Piu in 
la vedesl quando il Demonio, gettato il Santo a terra, 10 per
cllote. (Dettaglio dei detto aff1'esco,) 

Il Beato Antonio e. eonfol'ü,to dal!' apparizione dei Divin Reden· 
tore. D.ue. De~ol1l fuggono rigual'dan~o '!I Santo con rabbia per 
essergh, l'lusclte vane le lo!'o perseeUZlOlll. Altro Monaco in una 
grotta e oecupato al lavoro. (Dettaglio deZ detto affresco.) 

V,Abate Ilarione suU' asinello, ch.e eon un segno di croee caeeiü 
III un gran fuoeo un Drago che lllfestava la Dalmazia. (Dettaglio 
deZ detto affl'esco.) 

- I Santa, Maria ,Egiziaea ~'appresent~ta neU' atto di rieevere nel Gio-
vech santo I Eucarestla da B, Zosima. (DettagZio deZ detto affj·esco.) 
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o Lorenzetti Pietro, di Siena, 1e 8ue opere 80no eonosciute 
dal 1327 al 1350. 

Altro Eremita visitato dal Demonio, vestito in abito monastieo, 
(Dettaglio deZ j'etl·o descl'itto affj'esco.) 

Gruppo di diversi Padri, I' uno tessendo fiseelle, l'altro eon vaso 
in mano sembra andare a procurarsi dell' acqua, ed un altro sta 
faeendosi spiegare da uu Santo Eremita la parola di Dio. (Det
taglio deZ detto aff1·esco.) 

Il Beato Onofrio IDOl'tO gli viene data sepoltura dal Beato Panu
zio. (Dettaglio deZ detto affl'esco.) 

U n Santo genuflesso pone le mau i sul fuoeo, avendo una graziosa 
femmina dietI·o di se, per non eedere alle lusinghe di una donna 
di mal' affare, la quale, eolpita indi dal eastigo dei Cielo, eade 
a terra tramortita; ma riavutasi per le preghiere deI Santo, 
rinunzia aHa pessima vita, e in ginoeehio si raeeomanda ehe 
yoglia Iddio perdonal'e a'suoi traseorsi e riceyerla, eome infatti 
feee, fra le aneeUe ehe si eonsaerano al sua servigio, (Dettaglio 
deZ detto affl'esco.) 

Gruppo di Monaci ehe oeeupati vedonsi, nno a portare lavori alla 
eitti1, due alla pesca e uuo alla lettura. (DettagZio deZ detto af
fj·esco.) 

Un Demonia naseosto sotto abiti mentiti ehe cavalca, rivolgendosi 
eon natumlezza ad uu Santo El'emita dietl'o stante; in basso 
del ponte altro 110naeo e intento alla pesca. (DettagZio deZ detto 
affl'esco.) 

Martini Simolle, erroneamente detto Simone Mel1uni, n, 1285 
m. 1344. 

La Vel'gine Assunta in cielo. - Sta essa assisa in trono in un ovato 
sorretto all , estern 0 da uno stuolo cli Angeli volanti: sopra e il 
ReJentol'e. ' 

Orcagna Anc1rea, n. 1320 circa, e nel 1376 pm non yiveya. 
Il Trionfo <leIla Morte. - Quasi nel centro sta la figura della Morte 

alata, co' piedi uneiuati, eon la falce in mano e vestita di maglia 
di ferro. Si vede al basso un gruppo di eadaveri. Contrapposto 
a questa scena mortual'ia e Ull' allegra \brigata in ameno giar
diuo; i due Amorini sospesi in al'ia inuicauo che si tratta di 
innamorati. Verso questi appunto la Morte dirige i suoi eolpi, 
trascurando gl' inviti di un gruppo di storpi e di mendiei ehe 
si vede in basso alla siuistra, i quali la invoeano eome unieo 
sollievo e fine ai loro mali : 

Da ehe prosperitate ci ha In.sciati, 
o i\Iorto, ruedicina d' ogni PO Il<~. 
Deh! vieni a darne ormai l' ultima cena. 

Altro bel contrapposto vi e indieato a sinistra, dove una sehiera 
di Grandi, in mezzo alla massima allegrezza andando alla caeeia, 
s' ineontra in tre eadaveri di Re: il primo in istato di gonfiezza, 
iJ seeondo di ,putrefazione, il terzo di seheletro, indicando ciü 
quanto breve sia il passaggio dalla vita alla morte, il ehe vieno 
pur 101'0 avvertito da un tranquillo solitario in cni s' imbattono, 
ehe si crede San Maeario. Nell' allgolo sinistro deI quadro, in 
alto, si vedono quattro Solitarii, che nel loro ritiro da oO'ni 
grandezza mostrano perfetta tranquillita contro la Morte. Il P'it-



198 

NB. - La spiegt\zione 
della segnento nomen
clatnra, prezzo e gran-
dezza, vedi pag. 10. 

PARTE SECONDA. 

("9"e) PISA. - CA3IPOSANTO. 

~ I ~ .; :; g : b ~ 

~ ·~~~~~~==f=================================================================1 

• 

11403 -

IUO! -

11405 

11406 

11407 

11408 -

125!6 

11409 -

- 12547 

11410 

11411 - 12548 12879 

Orcagna Andrea, n. 1320 circa, e nel 1376 pm non viveva. 
tore ha nel resto deI quadro seguitato gli effetti della Morte 
dopo il suo trionfo, e con bizzarra fantasia ha personificate e 
raffigurate sotto forma corporea le Anime, imaginandole nel
I' at to di uscire dai corpi e di essere prese da un Angelo 0 da 
un Demonio, e portate volalldo chi aHa gloria dei cielo, chi alle 
pene infernalL 

La Morte cogli occhi grifagni, coi cape1li ispidissimi, coi piedi 
uncinati, vestita di magha di ferro, c01le ali di vipistre1l0, or
ribili, velocissi me ed incerte, colla falce alla mano, elevata per 
J' aria in atto di mietere le vite umane. (Dettaglio del detto af
fresco.) 

Gruppo di mOl'ti, dai cui abiti si conosce essere dei piu potenti, e 
di quell i che i piu felici si credono tra gli uomini. Le Anime di 
COStOI'O (figurate dal Pittore in piccol i corpi ignudi) escono da1le 
labbra deilli estinti e sono accolte parte da Angeli e parte da 
Demoni, (lJettaglio del detto affresco,) 

L ' Inferno, Due Demoni veggonsi gettare in due buche di fuoco 
aperte in cima ad un monte le Anime giiL in loro possesso. (Det· 
taglio del detto afft'esco,) 

Un Demone t enendo un' Anima ritta sugli omeri ed un' altra per 
le gambe. (Dettaglio del detto affresco,) 

Altt·o Demone, stranamente barbuto, r cgge sull' ispida schiena due 
Anime insieme legate e da uncino pendenti, ed un altro presso 
lui, afferrata un' Anima per i piedi, a guisfl. di sacco se I' e get
tata sulle spalle, (Dettaglio del detto affresco,) 

Gruppo d' infelici, ossia ciechi, storpi e mendichi che invocano la 
Morte. (Dettaglio del detto affresco.) 

Gruppo di felici assisi all' ombra di un bo~chetto di aranci, con 
due Amorini ehe volano sopra di loro. (Dettaglio del detto af
fresco.) 

I due Amorini COIl . fiaccole accese in aria volanti nel detto bo
schetto. (Dettaglio del detto afft'esco,) 

Gruppo di Grandi a cavallo, incamminati per la caccia ed i quali 
s' incontrano in tre corpi di Re morti; e un vecchio Anacoreta, 
che Ja tradizione ci addita per San Macario, mostra ad essi 
qUfl.lltO fallaci e transitorie siano le grandezze della terra, (Det
taglio del detto afft'esco,) 

Gruppo di due Monaci, I' uuo seduto leggendo un libro, I' altro 
appoggiandosi e strascümndosi fl.ppena su due stampelle che 10 
r eggono. (Dettaglio del detto afft'esco.) 

11 Giudlzio Universale e l'Inferno.-Vedesi in alto la Beata Vergine 
aHa destra deI Salvatore; a lato di ambedue, un poco piu sotto, 
in semicerchio stanno gli Apostoli, Sopra di essi tl"e Angioli da 
ogni lato innalzfl.no i simboli de1la Redenzione, come se accennar 
volessero che giunto era il momento di raccogliere il frutto p ei 
buoni e .di portare le pene pei reprobi, A questi si rivolge il 
Salvfl.tore con la faccia piena di sdegno. I due primi, dal lato 
destro deI Sfl.lvatore, sono i due primogenitori dell'uman genere, 
a cui succedono Abramo e i P atrifl.rchi e Mose, il quale chiude 
la prima fila, Comincia la seconda fila con gli eletti deI N uovo 
Testamento e San Paolo vi si riconosce fra i primi, e poi se-
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11 412 - ::; 12880 

12549 -

I.UI3 - 12550 -

11 414 - 12551 -

(8egue) PISA. - CAMPOSAi'iTO. 

Orcagna Anc1rea, 11, 1320 circa, e 11el 1376 ~iu n?~ viveva ... 
., P t fici e i fondatori degh Ordml monastlcl, che 

guono varll on e . . bb'l ' ' Ig no al Re-
tutti in atto di consolazione e dl,glU I 0 ~' nvo 0 h 
dentore Nel mezzo dei quadro SI osser\'a rl r e Sa!omoÜe, c ~ 
u cend; dal sepolcro e dubbioso da qual ~art!l ,sara co ,~cato, 
~ d ' 'I ",'ttor'e voluto secondare I opmlOne den mcer-aven 0 COSI I r M d d I 

tezzfl. de1la sua salvazione; come pure un ona:co, u\l~n d 0 a 
olcro dalla parte degli eletti, e tratto per .l cape 1 a un 

ÄEcrelo acceunandogli di recarsi f~'a ,i rej)robl i meätre t~to 
liet~ u~ giovinetto, di abiti mo~dam rl vestlto, vlepe a, un n~ 

. I tolto di mezzo ai reprobl e condotto frfl. 1 ~eatl. d~n.o 
f~~do in tal modo che a ' nulla giovo I'ab~t'? m~nastlco ~I pnmo, 
e fu la vitfl. mondana dannosa alllJ: punta dei . costuml de,1 se

~ondo. T erminata col Giudizio la pnma par.te dl Ique~~ol qu.l~ro, 
come il Vasari ci narra, parti Andt:ea da. PIsa e a:SClO a cm a a 
Bernm'do 0 Leonanlo suo fratel,lo dl colo:p'e .,1 segUlto, \\\'e go~~a 
ra resentare l' Inferno ch' egh avea .gla dl~egnfl.io, a a . es Ia 
defPquadro, diviso iu oUo spartimentl con m mezzo Luctfero, 

IJO 'mperador deI doloroso regno, 

che con la testa a tre facce 
Da ogni bocca cl;rompe~ co' d,enti 
Un peccatore a. guisil. d~ mll.clul,la, 
S1 eho tre ne facea CGSl dolentl. 

Il Giudizio Universale, (La pw·te sinistm del delto aff1'C~co,) . , 
Il Salvatore e la Vercrine assisi iu due ovali cou sOfftto gh)AnglOh 

che chiumano al Giudizio. (Dettaglio clel detto arescO. 

Orcagna Bernardo 0 L eonarc1o, maggior fratello di A1~.clrea : ., 
_ L'Inferno.- Vedesi Lucifero n~1 centro ~ iJ.! o~o iliar'denhd~~~~~ 

il baraü'o infernale. Nel prlmo, comlllClan ,0. I on.o a . , i 
sono puniti gl' impudichi; nel sec~)lldo, aHa SJUlstra, Itfl a,:"rl i ne, 
terzo so ra al detto, gl' iracondl; nel quarto, a es ra .. I f!.o OSll 

I '. f sopra al detto gl' invidiosi; nel sesto, a slmstr", 1 
nr r1u~n li accidiosi; nel ~ettimo ? otta:vo, oss!a ~utta la part~ 
p g . g, destiuata per i superbl e gh amb,zlOsl. Questa COOl 
s~~f:i~~:' ßero non e piu quale dappri~la: I: Orcagna l' avea l.a
p , . PI' 1 1530 il Sollazzino fldl plUse tutta la palte 
~~f:;i~,fd~I'~;zezo in gin, evario la disposizione delle figure. 

Pietro di Puccio da Orvieto. , , 
La Creazione. - Sette sono i so.ggetti rappresen~a:, Ito 19-~~:~ 

quadro dipinto a bUOll, fresco:, DJO che doPdo aver 11,lIEd _ La 
10 alza da t erra, - DJO che mtroduce A a~o n~ en, D ' 
f . d' E a - Il Serpente con la facCla dl donna, - 10 
ormazJOne v, , 'd I . I Ad mo ed Eva 

che ,int,adtto
l 

pdi mdi~lsaocc~ Fi:S:;~~: l'Uo~~~ o~o~rett~ a lavorare, 
caccla I a ara I. • ., Tb' d 

morte tU Abele. _ Caino offre fI. Dio sacrifi~1 dl st~n I, la, e 
La b I I ". leI ~reg(fe A ppresso CalUo nCClde rl fI a-e A e e e pnmlzle c . ,,' 1 . A d strfl. iu alto 

t ello e Dio, che gliene omanda" 0 SCa?Clfl., e , . ' 
1 " C ' b 't nte dei boschl UCCISO con una frecCla da 

vec eSI alllo a I a '. tt h 10 aveva preso 
Lamech dietro l' indicaziolle di un glOv~ne 0 ce" '0 t 
"r una fiera' e in basso, d()'lla medes1l1:a par~e, ~l l apple~en a 
t~mech stess~ infuriato in atto di uCCldere II glOvane, fl.utore 
deI suo errore, dandogli l' ar co sulla t esta, 
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11415 - 12552 -

11416 -I -
11 41 i -

1!418 .- 12553 -

11419 - 125 j 4 -

m 
11420 ~ 12555 -

11421 

PARTE SECONDA . 

(Beg"c) PISA. - CAMPOSANTO. 

Pietro di Puccio da Orvieto. 
- L' Arca di Noe e il Dilnvio. - In tre spartimenti e diviso questo 

quadro. Nel primo vedesi in a1to l' Angelo deI Signore elle eo
manda a Noe di fabbriearsi un' Area. Nel seeondo spartimento, 
la eessazione dei Diluvio e Ja eolomba ehe ritorna a Noe eol 
ramo di oli\·o. Nel terzo, infine, mostrasi il saerifizio ehe Noe 
eon tutta la famiglia offri al Signore dopo la sua useita dal
l' Area. 

- Gl'nppo di Apostoli. Frammento deU' affreseo rappresentante l' In
eoronazione della Vergine, ora perduto. 

Spinello Aretino, n. 1318 m. 1410. 
- La Pl'esentazione di Sant' Efeso all'imperatol'e Diocleziano in An

tiochia. - Vedesi , a manca, il giovanetto gennfiesso sui gradini 
dei soglio di Diocleziano, la madre di faeeia, altri attorno; ma, 
meno ehe la figura di Saut' Efeso, le altre hanno perduta la 
testa. Nel mezzo eomparisee il Santo in abito guerriero, ehe ri-. 
eeve il bastone deI eomando per andare eontro i Cl'istiani. A 
destra si rappresenta l' apparizione dei Signore, ehe gl' impone 
di non perseguitare la sua santa Fede. 

- TI combattimcnto di Sant' Efcso contro i Pagani in Sardegna.
Sembra ehe la seena rappresentata a sinistra sia eireosel'itta dal 
mare ehe s' insinua deutro terra; se pure non volle piuttosto il 
Pittore indieare un fiume; e da questa parte ehe il Signore eom
pal'isee nuovamente all' esereito ed aSant' Efeso; poeo innanzi 
un Angiolo a eavallo eonsegna al Santo la bandiera ehe dovea 
eondurlo alla vittoria. A destra si vede la pugna ineomineiata, 
e l' Angiol0 deI Signore a lato deI Capitano minaeciando i 
nemici. 

- Il Mal'tido di Sant' Efeso. - A sinistra vedesi quando il Santo, 
tratto innanzi al Pretore di Sardegna, viene da questo eondan
nato alle fiamme; llel eentro, quando posto nella fornaee prega 
il Signore, e ottiene ehe le fiamme si rivolghino eontro i Mini
stl'i, e questi ne rimangono abbrueiati; adestra, quando il Santo 
fu deeollato e 1a sua Anima pOl'tat'a in eielo dagli Angioli. 

Veneziano Antonio, n ..... m. 1387. 
- Il Ritol'llo di San Ranieri. - A sinistra deI quadro si vede 

San Ranieri ehe imbarea per tornare a Pisa. Nel eentro, quando 
fermatosi a. Messina e passando innanzi ad un venditore ehe 
meseolava il vino e011 l' acqua, feeeselo mescere nel grembo deUa 
sehiavina da pellegl'ino ehe portava indosso, e passando il vi no 
traverso di quella resto l' aequa separata nella schiavina, deI 
ehe rimasero meravigliati in prima i circostanti e l' oste mede
si mo ; e grandemente si stupirono poi, quando il Santo, sgridan
dolo, gli addito i! Demonio, ehe in forma di gatto stava sopra 
la botte eome colui ehe, istigandolo al mal fare, attendeva la 
sua morte per impadronirsi dell'Anima sua. A destra si vedono 
i Canoniei deI Duomo di Pisa ehe rieevono a mensa San Ranieri, 
di ritorno da Terra Santa. 

- La morte di San Ranieri. - Nella parte a sinistra e mppresen
tata la morte deI Santo avvenuta in San Vito. E sieeome la 
tradizione narra ehe il Cielo mostrar volle la sua allegrezza fa
eendo SUOllare, al transito deI Giusto, da per 101'0 le eampane 
di San Vito, il Pittore ha figurato il campanile e sopra il tetto 

NB. - La. spiega
zione della seguente 
Domenclatura, prezzo 
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11422 -

11423 - 12556 -

11424 - 12557 -

1H25 

11426 

11427 

11428 

11429 - 12558 -

11430 -

11431 - 12559 -

Veneziano Antonio, n ..... m. 1387. . . 
d 11 ehiesa I' Anima deI Beato in mezzo a qua~h'o An

d
gl

l
oleth 

e a, O'nano in Paradiso. A destm vedesl parte e cor-
~~;gloaf~~~&~~ non avendolo riprodotto per intiero perehe gua
sto dal tempo. 

I Mil'acoli di San Ranteri morto. - La parte oVb e rapprh~nta~a 

;i ~:~di~~%!:tat~a;~~teaal~i :clsSag[:~ain~i ~~a ~~~e v~~~d~t~: 
sa!vam~nto da fiera burrasea eol solo .JUvocare Il norne d_ San 
Ranieri. 

PISA. - CATTEDRALE 0 PRUIAZIALE. 

R . G A detto il Soeloma cli Vercelli, H. 1474 m. 1549. Bazzi ° aZZl . ., , ... 
'fi' d' Abramo - Vedesi Isaeeo genufiesso JU Istato dl 

Il ~~~[~a~l~ il l p'adre sui punto di vibrare il eolpo ehe viene trat
tenuto dall' Angiolo. 

Vannucchi Andrea, detto Anelt'ea clel Barto, n. 1487 m. 1531.. 
Sant'Agnese ehe assisa in eeleste eontemplazi~nei volgtndo ~l beio 

la fronte regCTe sollevando il clestro braeClo, a pa it' s~m. ~.o 
deI suo ~arti~i~, e leggermente e teneramente co a Sims la 
palpa un vago agnelletto. 

San Pietro Apostolo. 
11 Precursore Giovanni. 
Santa Margherita. 

Santa Caterina. ... " 1' 1 P'_ 
La Maclonna eol Divill Figlio assls.a JU a~to; allatl I plCBeo,to lle_ 

A . I .' b I Santi Franeesco e al 0 om 
::~o~e 1: fi~ur~g~~~l~~~~~aadio San Girolamo. (Fu pel'o questo 
quadl'o finita dal Sogham.) . . . 

Vaga (DeI) 0 ele' Oeri Pierino, ossia Pierino Bonaccors!, fiorentmo, 
n. 1499 m. 1547. 

La Vergine in piedi sorreggendo il Bambino Gesu. 

PISA. - CHIESA DI SANTA CATERINA. 

Traini Francesco, fiorentino, scolaro d' Orcagna. . 
d' A' eon sopra il Redentore ehe agh Evan-

San ~o:nmaso. qUlllO, . da lui si trasfondono in una fo~a 
g~hst~ ed. a lu t1 ~an~ad·radgeglS' aento vinti della sua dottrina, ArrlO 
dl uditorI' saal pIe 1 1, . t t'l 
ed altri n~vatori, e presso lui Platone e Ans oIe. 
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NB. La spie-
gazione della. se -
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clatura., prezzo e 
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pag. 10. 
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PARTE SECONDA. 

PISA. - EX-CONVENTO DI SAN FRANCESCO. 

(Cappella di San B onaventura.) 

Niccola, discepolo di Giotto (1391). 
La Trasfigurazione di Gesu Cristo sul monte \ 

Tabor. l C' I . Questi avanzi di pit-
n sto egato alla colonna e glta al Calvario. tU1'e a f1'esco vermero di-

La .Resurrezione e il Redentore ehe 'appa- pinti dal Petri nel1391. 
nsee aHa Maddalena. 

PISA. - SEMI NARIO 0 COLLEGIO ARCIVESCOVILE. 

Traini Francesco, fiorentino, scolal'o d' Orcagna. 

- ~ Stol'ia. di San I!ome!1i?o, .dipinta su due tavole ed espressa in otto sog
_ gett!. N~lle plran}ldl. v~ sono delle mezze figure di Profeti. (Queste 

tavole d%p.mse II Traml nel 1344·45.) 

PRATO. - CANTO AL lIIERCATALE. 

Lippi Filippo, detto il Filippino, fiorentino, n. 1460 m. 1505. 
-

-

-
-

Bicci 

-

-
-

-
-

Sant' Antonio e Santa Marghel'ita, 
basso uno strano Serpente. 

con in 

Busto deI Saut' Antouio, detbglio della detta F01'mcmti wn T aber-
parte. nacolo dipinto a fresco 

La Madonna col Bambino Gesu in eollo. nella via. 

Santo Stefano e Santa Caterina. 

PRATO. - CATTEDRALE. 

di Lorenzo, fiorentino, n. 1373 m. ]452. 
L' Arresto di Santa MarCfhel'ita vergine e martire. (Affl'eschi nella 

Oappella Manassei. ) " 
Santa Margherita eondotta dinanzi a Olibrio, prefetto di Antioehia. 
Santa Mar~~erita in prigione e sllpplizio della medesima. (Allato de

stro d! cm osserva sta 1'itratto il M anassei e Famiglia.) 
San Giaeomo il Maggiol'e ehiamato all' Apostolato. 
San Giaeomo il Maggiore ehe amministra eon solennita il battesimo a 

quell' Ermogene, eh eui si parIa nei suoi seritti . 

:1.." 
1111450 

~1l451 

li H 52 

1I453 -

1454 -

1455 -

1456 -

1457 -

1458 -

1459 -
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(Bey"e) PRATO. - CATTEDRALE. 

di L Ol'enzo, fiorentino, n. 1373 m. 1452. 
San Giaeomo il Maggiore spinto al supplizio dal violento comando di 

Erode Agrippa, ed eseeuzioue deI supplizio medesimo eol di lui de
latore di venuto diseepolo e soeio neIla pena. 

La Volta di detta Cappella con i quattl'o Evangelisti. 
Bigordi R., detto Rodolf'o clel Grillanclaio, fiorentino, n. 1483 m. 1561. 

Maria Vergine salendo al cielo dal sepolcro, laseia il suo eingolo a 
San Tommaso, il quale genuflesso e eireondato dai Santi Lorenzo, 
Caterina, Margherita, Stefano e un Veseovo. (Oappella del sacro 
Oi1~golo.) 

Gaddi Angiolo, fiorentino, n. 1333 m. 1396. 
San Giovaeehino scaceiato dal Tempio perehe senza prole, e l' Angiolo 

ehe gli annunzia nel suo l'itil'o ehe diverra padre. (Affreschi nellct 
Oappella del sacro Oingolo dipi1~ti nel 1393.) 

L' Ineontro di San Giovaeehino eon Saut' Anna sua moglie. 
Naseita della Vergine. 
Presentazione al Tempio. 
Lo Sposalizio della Vergine Maria eon San Giuseppe. 
L' Annunziazione di Maria Vergine. 
La Naseita deI Redelltore. 
La Madonna eol Bambino Gesu. (hunetta.) 
Transito e Assunzione della Madonna, porgendo il sacro Ciugolo a San 

Tom.naso. 
Ineoronazione della Vel'gine. 
L' Apostolo San Tommaso ehe eonsegna Ja snera Cintola nelle mani 

di uno ignoto alla Storia, da eui fu custoclita e per eui passo di 
mano in mano fino a noi . Miehele dei Dagomari, ehe aveva fatto 
parte cli un drappello spedito dal Comune di Prato all' impresa di 
T erra Santa nel 1096, e la l'imasto, sposo un' onesta faneiulla, a clli 
eoneessel'O i genitori in dote l' oggetto piu prezioso ehe essi posse
devano, per avito r etaggio, il saero Cingolo di Maria Vergine. (ln 
uno dei testirnoni allo sposalizio, Gaddi, lw 1'itmtto se stesso ed e la 
(igU1'Ct estrerna a sinistm dell' osservat01·e.) 

Micbele dei Dagomari Quanc10 nel 114.1 fa ritorno clalla Terra Santa 
alla nativa sua terra -di Prato, r[Lppl'eSentata dal Pittore in fo rma 
di munito eastello, portando seeo in ehiusa eestelia la saera Cintola. 
Veclesi pure l' interno della easa di Miehele eon lui steso, ehe dorme 
sopra la eassa dove teneva riposta la saera Cintola, e ehe per an
gelieo ministero e ammonito a t enere piu re ver ente modo nel eu
stodirla. 

Miehele dei Dagomal'i giunto amorte raeeomanda ed affida al Propo
sto della Chiesa di Prato il suo deposito; e ehe dalla easa di lui il 
Proposto stesBo, preeeduto e seguito dal suo OIero, trasferisee con 
lieti eantiei aUa Cbiesa la sacra Reliquia. 

n Redentore. (lÄmetta.) 
Sant' Antonio Eremita. (Nel pilast1·o.) 
La volta della Cappella eou i qunttro prineipali Dottori della Chiesa. 

(ß San Gi1'0lamo 13 il1'Uratto del cardinale Niccolo da Prato morto 
nel1321.) 

Id. eon i quattro Evangelisti. 



PARTE SECONDA. 

(8egue) PRATO. - CATTEDRALE. 

Ignoto deI XV secolo. 
fleato Jacopo da Todi. (Stanza dei Owwnici.) 

Lippi Filippo, detto %l Filippino, fiorentino, n. 1460 m. 1505. 
Santa Lucia, come sopra. 

Lippi Fra Filippo, fiorentino, n. 1412 m. 1469. 
Deposizion~ di San ~irolamo giit. conosciuto pel transito di San Ber

nardo: CI~con~ano 11. f~retro Monaci, e nel campo superiore vi espresse 
devob epIsodI relatIvI al Sauto. (Oappellcb Inghirami.) 

Nascita di San Giovanni Battista e l' imposizione deI nome. (Oappella 
maggi01'e, ossia 001'0.) 

Partenza cli San Giovanni Battista dalla casa paterna, ossia il congedo 
dai suoi, quindi la Preghiera e la Predicazione nel deserto. 

Il Convito di Erode, la Danza della figlia di Erodiade e la Riehiesta 
saerilega deI eapo di San Giovanni Battista. 

Testa della figlia d; Erodiade, ehe vuolsi il ritratto l 
di Luerezia Buti. 

Busto delle due aneelle ehe si eomunieano il segreto 
deHa riehiesta saerilega della fig lia di Erodiade. 

Deeollazione di ~au Giovanni Battista. 

Dettagli 
deI 

detto affreseo. 

Due av~eniment! ~ella vita di Santo. Stefano, immaginati dal Pittore, 
o a.Im suggerItI da qualehe veeehla leggenda: Ja sottrazione eioe 0 

r.aplluento dell'Infante, reeentemente ~ato, dalla sua eulla per diabo
h~a .frode; 10 stesso Infante esposto III alpestre luogo, ed ivi mara
vIghosamente nutrito e serbato ai preziosi destini. 

Elezione di Santo Stefn,no al ministero dei Leviti, i prodi<Yi da esso 
operati ed il suo eloquente ~isputare neUn, Sinagoga. b 

Martirio di Santo Stefano. 
Le solenni, eseql!i~ di Sa~to . Ste.fano. (Vi. SOM. i ,ritratti dei proposto 

Oarlo cle Mecltct, ~ SUOt V~can e Oano1nct, Gtul~a?W Guizzelmi Fra 
Filippo hippi e Fra Diamante suo seolaro.) , 

Ritratto di Messer Carlo de' Mediei e Canoniei. 
Ritratti di Lippi e di Fra Diamante. 
Ritratti di eontemporanei delI' Artista. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Dettagli 
delI' affreseo 

suddetto. 

San Giovan Gualberto abate, figurato dentro una nieehia a ehiaro-
seuro. 

Sant' Alberto earmelitano patriarca, come sopra: ' 
La volta deUa Cappella, eon i quattro Evangelisti. 

Sternina Gherardo (?), n. 1354 m. 1408. 
Naseita di Maria Vergine. (Affl'esehi neUa Oappella Boeehineri.) 
Presentazione della Vergine al Tempio. 
Il Santo Protomartire Stefano ehe disputa nella Sinagoga. 
La volta deUa Cappella, eon la Fede, Speranza, Caritit. e Fortezza. 

NB.- spie-
gazione dclla se
guente nomeo
cl:ltura.. prezzo 6 
grandezza, vedi 
p.g. 10. 
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(.eg"') PRATO. - CATTEDRALE. 

Vite Antonio (?) viveva nel 1403. 
Sposalizio della Vergine. 
Lapidazione di Santo Stefano. 
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L'Invenzione dei sepolcro di Santo Stefano presso Gerusalemme. I santi 
sacel'doti Lueiauo e Patriarea Giovanni pl'eseggono alla eerimonia. 
(Vi sono i ritratti dei B oechineri.) , 

PRATO. - CHIESA DI SAN FRANCESCO. 

Niccolo, di Pietro Gerini, vive va nel XIV secolo. 
Una parte deI Calvario. 
San Matteo seduto esereitando il c1uro uffieio di esattore al telonio, 

eui vede aeeostarsi i poveri eontribuenti. San Matteo davanti a 
Cristo e l' ascolta. 

San Matteo Apostolo ehe resuseita Ja figlia deI Re degli Etiopl. 
Ueeisione di San Matteo nel mentre offre aU' altare il divino oloeausto, 

opemta dai satelliti deI re Irtaeo per vendiearsi di non poter pos
sec1ere la nipote, la quale, dando retta ai eonsigli delI' Apostolo, s' era 
votata al Siguore. 

Sant' Antonio abate ehe distribuisee l' avere ai poveri prima di andare 
a far penitenza in deserto eremitaggio. '. 

Vii;ione di Saut' Antonio abate, ehe viele ehiaramente Paolo l' Anaeo
r etn, salire al eielo fra eori di Angioli. 

Santa Chiara, Santa Caterina martire, San Giovanni Battista e San 
Bartolommeo. Ai piecH deI Preeursore r Artista vi segno il suo norne: 

NrcCIIOLO. DI . P IERO • GIERINI . DIPINTORE 
FIORE:<!TINO • PINSE . QUI . CONSUO . COLORE. 

·San Luea Evangelista 
San Mareo Id. 
San Matteo Ic1. 
San Giovanni Id. 

l- '''ta d"'" d,tta Gapp"'" 

La Pietit. eon la Madonna e San Franeeseo. (Paliotto deli' altare.) 
La. Vergine eol Bn,mbino Gesu, San Franeeseo, un Santo Veseovo e il 

Heclentore. (Lunetta nel Chiostro.) 
Scuola senese. 

La Madonna eol Bambino Gesu in eollo. (Quadro clell'Alta1·e maggiol'e.) 

PRATO. - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI. 

Ignoto deI princlplO deI XIII s8col0. 
La Madonna eol Bambino Gesu in braccio, e da un lato Santo Stefano 

e San Leonardo daU' altro, quello patrono della eittit., questo dei ear
cerati. (Questa immagine venne fino clal XV secolo tenuta per rnira
COIOSCb, e fu appnnto per eustoclü'e ICb meclesima ehe s' intnalzo questo 
magnifi,eo ternpio .. Vedi Parte I, pag. 97 e. 98.) 

14 '. 
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. YB. - La. spie
gazione della 8e· 
guente nomen
clatnra., prezzo e 
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p.g. 10. 
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PARTE SECONDA . 

PRATO. - CHIESA DI SAN NICCOLO DA TOLENTINO. 

Giovanni da Milano viveva nel 1379. 
La Vergine col Bambino in collo ed avente ai lati i Santi 

e Niccolo da Tolentino. CIAmetta sulla pOI·ta.) 
Piero di Miniato, deI principio deI XV secolo. 

San Domenico seduto a mensa coi suoi Frati, e miracolo den' appari
zione deI pane. Sopra evvi in sei scompartimenti, cominciandb dal 
lato destro, San Domenico, San Giorgio, Cristo in croce con le Ma
rie, Santa Caterina martire, I' Arcangiolo Raffaello ron Tobia e ~na 
santa giovinett.a. (Affl'esCO clipinto nel 1423 neU' antwo Refettono.) 

PRATO. - CHIESA DELLO SPIRITO SANTO. 

Lippi Fra Filippo, fiorentino, n. 1412 m. 1469. 
La Circoncisione dei Bambino Gesu. 

Scuola di Fra Bartolommeo. 
La Madonna assisa in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia e die

tro Sant' Anna; in basso genuflessi i Santi Giacomo e Rocco. 
Scuola giottesca. 

L ' Annunziazione avente nel gradino la Nativita, l'AdorazioJ?e de' l\ia({i, 
la Circoncisione, la Disputa, il Battesimo e la ResurrezlOne. (Nelta 
Sag1·estia. ) 

PRATO. - PALAZZO DEL CEPPO DI FRANCESCO DI lIfARCO DATINI. 

Niccolo, di Pietro Gerini, viveva nel XIV secolo. 
San Cristofano. (Affreseo reeentemente seoperto in lma stanza a ten·eJio.) 

PRATO. - PALAZZO MUNICIPALE. 
(Salone.) 

Uccello Paolo (?), fiorentino, n. 1397 m. 1475. 
Ritratto dei cardinale Niccolo da Prato. 

Ignoto deI XIV secolo. 
. Ritratto di Francesco di Mal'co Datini. 

PRATO. - PALAZZO lI1UNICIPALE. 
(Gal/eria.) 

Andrea di Giusto, pittore fiorentino, allievo deI Gozzoli, fioriva al prin
cipio deI XV secolo. 

La M~donna col FiO"lio avente ai lati San Francesco e San Girolamo 
in abiti cardinalizi, Sant' Antonio da Padova e San Lodovico vescovo. 

11522 -

f523 -

11524 

• 11 525 
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(seg"e) PRATO. - PALAZZO MUNICIPALE. 

(Ga lleria.) 

(Neri di), di Firenze, n. 1419 m. 1486. 
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La Madonna col Bambino Gesu ass isa in trono, con' ai lati Santi 
Rocco, 'Sebastiano, Domenico e Leonardo. 

Giovanni da Milano viveva nel 1379. 
Tavola divisa in diversi scompartimen~i di forma gotica! rappl'e,se~

tante nel centro la VerO"ine sednta III trono col Bamblllo Gesu III 

collo. Ai lati vi sono tSanti Caterina, Bernardo, Bartolommeo e 
Barnaba. Ha sotto due gradini divisi in nndici parti con diverse 
Storie. (Q!lest' Aneona e autentieata clalla firma clell' Autore.) 

Lippi Filippo, detto il Filippino; fiorentino, n. 14060 m. 1504. 
- La Madonna seduta col Bambino Gesu sulle ginocchia ed ai lati genu-

flessi San Sebastiano e San Giovanni. . 

Lippi Fra Filippo, fiorentino, n. 1412 m. 1469. 
La Madonna che porge la cintola a San Tomm~so, contornato dai Sa~ti 

Grecyorio Marcrherita Lodovico e l' ArcanglOlo Raffaele con Tobla; 
00 , b' d ll' 0 d' F evvi pure genuflessa una Santa e r me rancescano. 

La Circoncisione. ~ ·Gradino cli ~m quadro clipvnto pel 
Visita dei Re Magi al Presepio. Monastero di ßanta 1Y!l1:rgherita, e 
St 1 l ' I t' ehe om t1'ovas~ a Pang~. rage c eg nnocen 1., 

La Nascita dei Redentore con in piedi a destra un ~anto Gue~Tiero, 
ed a sinistl'a San Vincenzo. (Questo quacll'o venne d~p1fftto.per ~l Gon" 
vento cli San Domenieo.) 

La Madonna. seduta in trono col Bam~ino ~es~. ~i !ati evyi i Santi 
Giovanni Battista e Stefano. Sotto, in dlmenslOlll pmP.lCcole,.e .la figura 
di Fl'ancesco di Marco Datini che presenta a S~n GiovaJ?-Ill 1. qu.attro 
Buonomini 0 Amministrator i dei Ceppo, e per 11 quale 11 L~pp~ fece 
questa tavola. 

Scuola di Bigordi Rodolfo, detto il Grillandaio. 
Mado~na col Bambino Gesu ed il piccolo Precnrsore. 

Scuol!i. fiorentina deI XIV secolo. 
La Madonna col Bambino Gesu e due Angioli. Ai lat i vi sono Santa . 

Caterina, San BenedeUo abate, San Giovanni GuaTherto e Sant' Agata. 

Scuola fiorentina deI XV secolo. 
L' Annunziazione. 

Scuola fiorentina deI XVI secolo. 
L' Annunziazione. 

PRATO. - VIA DEL CEPPO. 

Gaddi Angiolo, fiorentino, n. 1333' m. 1396. 
Tabernacolo con la Madonna seduta in trono, avente in braccio il Bam

bino Gesu, ai lati due Angioli, in basso due Sante genuflesse. 
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NB. -Laspie· 
gazione delIa. se· 
gllente nomen
elatnra, prezzo e 
grandezza, vedi 
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PARTE SECONDA. 

RAVENNA. - ACCADEMIA DI BELLE ART!. 

Longhi Luca, di Ravenna, n. 1507 ID. 1580. 
La Beata Vergine sul trono col Bambino Gesu. Sant'Apoliinare; Santa 

Barbara, San Paolo ed altro Santo· stanno ai lati deI treno, sui 
gradini deI quale un Angioletto assißo suona graziosamente l' Brpa. 

Il Presepio co1\ I' Adorazione de' Pastori. 
Gesu Cristo deposto di croce e sorretto da due Angeli; in alto 10 Spi-

rito Santo, in basso due Santi genuflessi. . 
Ricciarelli DanieIe, detto Daniele da Volterra, n. circa 1509 ill. 1566. 

Crocifisso eseguito sopra un disegno di Michela;ngelo BuonmToti. 

Rondinelli NiccoIö, di Ravenna, deI XV secolo. 
La Beata Vergine assisa in trono eol Bambiuo Gesu. Ai lati vi s?no San 

Giovanni Battista, Santa Caterina, Santa Maria Maddalena ed un 
altt·o Santo. Due Angioli, suonando istrumenti, stanno seduti sui gra
dini deI trouo. 

Vasari Giorgio, aretino, n. 1512 ID. 1574. 
Il Deposto di eroce, gra~diosa eomposizione giudieata per una delle 

migliori opere di questo artista. 

RAVENNA. - BASILICA DI SANT' APOLLINARE I~ CLASSE. 

Musaico deI VI secolo. 
Nel primo ordine della fronte dell' A1·co evvi espresso il Redentore eon 

ai lati i simboli dei quattro Evangelisti; nel seeondo, dodiei peeore, 
sei delle quali eseono dalla eitta di Betlemme, sei da Gerusalomme: 
nel terzo, due palme, simbolo clell.a vitt?ria. ~el ~ati;no dell'Abside 
vi e rappresentata la TrasfigurazlOne dl Gesu Crlsto sul Taborre. 
La mano ehe esee dalle nubi esprime Dio ehe addita il Redentore 
effigiato in un piccolo disco in mezzo a~ una gran eroee. ~ta questa rin
chi usa in una grande eorona, nel cU! fondo veggonsl novantanove 
stelle cl' oro .: ehe figurano le altrettante peeorelle, le quali dal Pa
store furon~ laseiate per andare in traeeia di quella ehe si era smar
rita. " Ai lati deHa eroee vedesi l'Alfa e I' Omega .. superiormente leg
gesi in greeo: Gesii Cristo. ~iglio . di D io Salvatore, e. sott? la er<?e~ 
e seritto: Sahts Mwndi. AI fianehl della eoron~, sonvI le llnmagllll 
di Mose ed Elia, e pill sotto tre peeorelle esprimenti gli apostoli Pie
tro, Giaeomo e Giovanni, i quali, eome le~gesi nel N.uovo .Te.stamento, 
si trovarono presenti a detta trasfigurazlOne. Snl dlllanzl dl un verde 
prato sparso di. eipressi, d' u)ivi l di pi.n~, di fi?ri, d' uee~lli, ee.: ed in 
mezzo a dodiCl .peeor~lle slgmfi?antJ 1 ,fede.h, os~ervasl Sant Apo.l
linare in atto dl predICare, vestIto deli anhea pJaneta e col palho 
areivescovile. . 

Nel nuwo di sinistra della Tribuna sono rappresentati i privilegi ac
. eordati aHa Chiesa di Ravenna, e si eompone di nove figure. Nel 
. mezzo sta I' imperatore Costantino ehe pOl·ge nn ~otol~ , .su eu~ . e 

seritto privilegict, ed nn Areiveseovo, ~o~ aureola e In abltJ pon~I~
eali ehe vnolsi essere Massimiano, asslstltO· da quattro SaeerdotJ, ü 
pri~o de' quali e in atto di rieev~re i privilegi, e deg:li altri '~no 
tiene il turibolo uno il vaso deli' meenso. A destra dl Costantl~lo 
vengono gli alt;i imperatori, Era?lio e Tiberio, eOJ?~ lu! riee~ll?ente 
vestiti e einti il eapo di nimbo, e dletro loro un eortlgJano 0 mmlstro. 
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(8egue) RAVENNA. - BASILICA DI SANT' APOLLINARE IN CLASSE. 

Nel mw·o di elest/·a della Tribuna sono figurati, in un solo quadro, tre 
Saerifizi simboliei deli' antieo Patto. Nel mezzo seduto a mensa, sulla 
qnale posa un vaso, sta J\'lelehisedeeeo in atto di o.ffrire all' Eterno 
il pane ehe tiene nelle maui. AHa sinistra di lni, di profilo, viene 
Abramo, ehe, presentandogli il fi~liuolo tenuto per mann e destinato 
al saerifizio, pare gli si nnisea nell' offerta. Alla destra di Melehise-
deeeo e ritto Abele, ehe pnre offre il suo saerifizio nell' agnello ehe sol
leva eon le mani. In alto seorgesi la mann deli' Eterno, ehe e eome 
manifestazione di gradimento per quelle offerte. 

Orso Santi Areiveseovi, vestiti ·pontifiealmente e eoi libri degli 
urSieinO·1 

S
· Evangeli in mano. - Musaici negli spazi 0 pilastri che sono 

evero. fra le cinque finestre. 
Eeelesio. . . 

RAVENNA. - Bl..SILICA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA. 

Giotto di Bondone da Vespasiano, n. 1276 ill. 133? 
Soffitto nella volta. della Cappella a sinistra ai chi entra in Chiesa; 

llel eni e!lntro vedesi entro un tondo, in bassorilievo e eolorato, 
I' Agn.ello eolla eroee. Negli seompartimenti, attorno all' Agnello, sono 
dipinti entro a tondi i quattro Simboli clegli Evanl?elisti, e sotto alla 
base d' ogni seompartimento vedesi nno degli Evangelisti ed uno 
dei quattJ;o Dottori della Cbiesa seduti in eattedra avanti ad un banco. 

RA VENN A. - BASILICA DI SAN · VITALE. 

M:usaico deI VI secolo. 
.San Gervasio martire e Taclcleo apo 
Giaeomo d'Alfeo, Tommaso e Filippo apo 
Giacomo di ZElbedeo, Paolo, Pietro e 

Andrea ap., eon nel eentro il Re
. deutore. 

Giovanni, Bartolommeo e Matteo apo 

Busti, nella gl·ossezza elel
l' m·co dellct T,·ibuna, pos# en
tro tondi fm ,·icca omatum 
di fogliami. 

Simone apo e Protasio martire. . 
Patete clella Tribnna a destl'a SOp1"a le tre a1·cate .. Nella lunetta e rap

presentato Abele ehe tiene eolle mani alzate un agnello, e l\'[el~hi
sedeeeo ehe offre a Dio, simboleggiato in una mano, pane e VIllO. 
N ei j·infianchi della lunettct vedesi Mose paseolando il gregge dei 
saeerdote Madian sno suoeero; e 10 stesso ehe avvieinatosi al ro
veto e mirando i~ alto, 8i slaeeia i sandali, d' ordine deli' Eterno, 
indieato anehe qui dal braeeio,. ehe eompare tra le nub~ . .Dal la~o 
opposto si vede il profeta l sala e llel mezzo due AnglOh, ehe, m 
a~to di volare, sostengono il divino monogramma entro un tondo. 
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PARTE SECONDA. 

(Begue) RAVENNA. - BASILICA Dl SAN VITALE. 

Musaico deI'VI secolo. 
San Mareo Evangelista. Tiene un libro aperto ' 

sulle ginoeehia e eol destro braeeio alzato eome 
a bandire il Vangelo, mentre illeone: suo sim
bolo, eampeggia li presso sul eolle . . 

San l\fatteo Evan~elista. E inteso a serivere, e 
. gli sovrasta dalle nubi I' Angiolo, emblema 
.suo, rivolto a lui quasi a dettargli. 

Sono fi,gurati al di
sopra di cletta corn
posizione, ossia ai lati 
della Cantoria. 

Parete della Tribuna alla sinistl'a sop)'a le tre at·cate. Nella 12metta e 
l'appresentato Abramo, ehe serve i tre Angioli seduti a mensa sotto 
un albero, mentre la moglie Sara spia dalla soglia. Piil oltre il sa
erifizio cl' Isaeco, impedito dal eenno della mano di Dio. Nei l'in(ian
chi della lunetta evvi da un lato Gereniia, ehe tiene eon le mani 
un rotolo spiegato, e dall' altro Mose, ehe framezzo alle nubi rieeve 
sul monte dalla mano dell' Eterno le Leggi, mentre di sotto stanno 
gli Ebrei. Superiormente si vede in un tondo il divino monogl'amma 
portato dagli Angioli. 

San Giovanni Evangelista. \' Sono fi,gumti c~i.loro Shj~boli .al d?sopm 
S L E I· t clt cletta compOSlzwne, ossw at latt clella 

an uea vange IS a. 'Canto1'ia. . 

NB.-Laspie
gazione della. se
gueote nomen
cla.tura, prezzo e 
graodezza, vedi 

10. 

Il volta del Pl'esbiterio e adorno di arabesehi, animali, quattro Angeli IR'''.''UI''"' 
ed ha nel eentro un agnello. 

Jlrel concavo 0 catino della Tribuma evvi effigiato il Redentore, ehe 
eome rettore deI mondo siede' sopra un globo terraequeo, e tiene nella 
sinistra il libro dei sette suggelli appoggiato al ginoeehio, e eon la 
destra porge la eorona a San Vitale, ehe in rieeo eostume protende 
le braeeia eoperte dil,l manto. Un Angelo einto di nimbo .seOl·ta il 
Mal'tire, e presentandolo gli posa sulla spalla una mano; tiene nel
I' altra una verga. Altro Angelo simile e dal lato opposto deI Re
den tore, eon la verga 'in mano e eon l' altra pur sulla spalla al ve
seovo Eeelesio, ehe tiene il modello della Chiesa. 

Nel 'mul'o cli sinisll'a del COl'o. e rappresentato Giustiniano nel rieeo 
e sfarzoso eostume imperiale di porpora, eol diadema e I' aureola. 
Si presenta di faeeia, eon in mano. una eoppa d' 01'0, e s' avvia al 
tempio eon le offerte, preeeduto dall' Areiveseovo eon la eroee e as
sistito da due Leviti; I' uno ehe porta il libro, I' altro il turibolo. 
Dietro I' Imperatore vengono tre eortigiani rieeamente. vestiti, e chiu
dono il eorteo quattro guardie eon la spada sguainata; 

Ritratto cli Giustiniano. (Mezzo busto tolto dal musaico sucldetto.) 
Nelmul'o di destra clel Coro e rappresentata Teodora, la quale, nello sfog

giato abbigliamento imperiale o.i porpora, s' avvia al tempio eon dona
tivi nella eoppa d' 01'0 ehe ha in mano. Ha pure il nimbo intorno al 
eapo eon diadema, e rieehi pendenti alle oreeehie. si quello ehe que
sti tempestati di gemme. Le viene dietro il seguito delle dame, la 
prima delle quali rimove la eortina della porta deI passaggic. 

Ritratto di Teodora. (Mezzo busto tolto dalmusaico suddetto:) 

RAVENNA. - BA'!'TISTERO. 

Musaico deI V secolo. 
La Oupola 0 Volta. Nel eireolo di mezzo evvi effigiato San Giovanni 

ehe battezza Gesu Cristo, immerso per meta nelle aeque deI Gior-
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("9ue) RAVENNA. - BATTISTERO. 

Musaico deI V secolo. 
.dano, quivi simböleO'giato neUa figura di un veeehio eon una canna 
in mano. Intorno al disco sono. disposti gli Apostoli di forma gi
gantesea, preeeduti dai due primi, eioe Pietro e Paolo, vestiti al
l' uso di Roma antica. Fra I' uno e l' altro s' iIl'D.alza un albero 
fiorito e di rieeo fogliame, e sopra le teste 101'0 eorrono festoni al
l' ingiro. Nell' ultimo cerehio finalmente sono distribuiti all' intorno 
troni eon eroei, altari eon libro aperto, seggi episeopali, alternantisi 
tra loro e separati di tratto in tratto da pilastri e eolonne a so
stegno, e eon nieehie e tombe sottoposte. 

RAVENNA. - CHIESA DI SAN'!" APOLLINARE NUOVO. 

Musaico deI principio deI VI secolo. (Dal Biondi chiamato il pit1 
bcllo (/.' Italia.) 

Nella parete clellct nave di mezzo, la sinistra entranclo, e rappresentato 
il Porto e la eitta di Classe, einta di mura merlate, sulle quali ap
paiono varii edifizi di arehitettura ro~an~. Sonvi dipoi es,Presse 
ventidue VerO'ini eoUa eorona della glol'la III mano e, fm d1 loro, 
pahnizi gigli"e rose' fi'nalmente i Magi (rifatti e go(farnente abbigliati 
alla m~derna), la Vergine eol Bambino seduta i~ trono,. e ai suoi 
lati quattro Angeli. Sopra guesta lunga zona d1 musalCO avvene 
un' altra ove sono effigiati se die i Santi Padri deI Veeehio e Nuovo 
Testame~to, ed una terza eon trediei quadretti, esprimenti varii mi
raeoli di Gesil Cristo, eioe: il Guarito .ehe porta il suo letto - la 
Guarirtione deli' osseso - i Tre porei in mare -I'Ammalato messo sul 
letto ~ Cristo giudiee, peeore ]ji~nehe e peeore maeehiate -I'Obolo 
della Vedova -la Porta deI Tempio -la Resurrezione di Lazzaro -
la Samaritana ai PO~z? - Gesu .risa!1a una. donl1~ inferma di flusso 
di sangue - la Gual'lglOne, dei ~leeo -:-I~ P esea nllraeolosa - ~a Mol: 
tiplieazione de' pani e de pesCl - GlOvllletto ehe reea a Cl'lsto gh . 
avanzi dei eibi. 

Cinque Vergini eon la Corona della gloria in l 
mano e fra di 101'0 palmizi . D t I' d II 

I Tre Magi reeanti don i e fra essi palmizi. et a~~dd~t:a:parete 
La Vergine eol Bambino Gesu in trono ed 

avente ai lati quattro Angeli. 
Nella paret~ clella nq,ve cli. mezzo-, la cl~t:a entl'~lndo, .ev~i, espress.o il 

Palazzo dl TeodOl'JCo d'lIlnanZl a varll «edlfiZl saen, elOe la Ch1esa 
di San Vitale ed altre ehe si eredono la Metropolitana e quelle di 
San Giovanni Evangelista e di Sant' Apolli.nare. '" Dopo il.Palazzo, 
veggonsi' ventisei Martiri av~nti la ?oron~ m ~ano, ~ son~ m mezzo 
ad alberi di palme ed a flor!. II PTIIIlO dl eSSI, ve~t~to dl porpora, 
e San Martino il titolare della Chwsa. In fine eVV1 11 Salvatore fra 
quattro Angeli'. Nella zona superiore so~vi espressi sediei Santi Pa
dri e sopra in trediei quadretti: Cristo ehe appare. agli Apostoli 
- i Diseepoli d' Emaus - le Donne al sepolero - Cnsto ehe va al 
supplizio - Pilato ehe si lava le mani - Giuda ehe vuole restituire 
la borsa al Pontefiee -la N e~azione di San Pietro - Cristo ehe pre
diee a San Pietro ehe prima ~el cantare. deI ~all? lo.avre?be.ro rin: 
negato tre volte - Cristo giudICato - Cnsto m v1aßfglO COI Dlseepoh 
- il Baeio di Giuda -la Prediea stIl mOllte - la \Jena. 
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PARTE SECOl'iDA. 

(8egue) RA VENN A. - CHIESA DI SANT' APOLLINARE NUOVO. 

Musaico deI principio deI VI secolo. (Da~ B iondi chiamato i~ pü't 
bello cl' Italia.) 

Oinque Martiri avel1ti la eorona in mano e sono l 
in mezzo ad alberi e piante. ' Det~agli deHa parete 

11 ~alv3:tore assiso in atto di benedire ed avente retro deseritta. 
aI latl, quattro Al1geli. 

Ritratto deli' ill1I?eratore Giustiniauo. (lJIusaico tmsferjto netza QappeUa 
delle RehqtHe.) 

RAVENNA. - CHIESA OD ORATORIO DI SANTA MARIA A COSMEDIN. 

Musaico della :fine deI secolo V. (Restaurato in diverse epoche.) 
115S0 125S~ - - La volta. Ne1 disco. di mezzo i; rappresentato il Battesimo dei Reden-

tore .. Sta quest! .Immer~? p er meta nelle acque deI Giordano. AHa 
sua slnJstra evvI San GIOvanni Battista, che gli tiene llna mano sul 
capo. II fiume e simboleggiato in una figura di un vecchio, che sta 
s~duto. a de~tra. deI Sal vatore. Ha nelta mano dritta una cauna e 
t,ene 11 gOillltO appoggiato sopra un vaso, da cui prorompe acqua. 
l! trono. colla Oroce. gemlI!ata e le im~lagini dei dodici Apostoli, che 
stau no lIltOl"ll? a.l dISCO, VI furono agglUnie dalt' arcivescovo AgueHo, 
allorqnando ndusse questo monumel1to al culto cattolico. 

II5S1 -

11582 -

115S3 -

11584 -

11585 -

11586 -. 

11587 -

IISS8 -

II5S9 -

11590 -

II591 -

Ll592 _. 

R4-VENNA. - CHlESA. :or SANTA MARIA IN PORTO FUORI. 

Giotto di Bondone 0 suoi Scolari. 
11 Giudizio finale. (Dipinto nel fi'ontone della Cappella maggiore.) 
La Naseita deHa Vergine. 
La Presentazione dell!l- Vergine al Tempio. 
San Giovaechino scaeeiato dal Tempio. 
Mattia laseia il telonio, e segue il Redentore e sotto : 

i dieei Lebbrosi p er eomando deI Redento;e si pre
sentano al Sacerdote. 

I Lebbrosi ehe sono mandati dal Redel}tore al Sa
cerdote. 

La Strage degl' Innoeenti. 
MOl'te e transito della Vergine. 
Ineoronazione deHa Vergine. 
11 Redentore ehe eomunica gli Apostoli. 
lncredulita di San Tommaso. 

Ajf1'eschi nelle 
pa1'eti del P1'esbi
terio e dell~ du e 
Ca pp elle laterali. 

I quat~ro Dott~ri della Ohiesa e [{li Evangelisti eoi loro Simboli. (Di
Innt~ nella volta del pj·esbiterio.) 
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RA VENN A. - CHIESA Dr' SAN ROMU ALDO IN CLASSE. 

Barbieri Gianfrancesco, detto il Gl!el'cino, n. a Cento ne11590, m. ne11666. 
San ROlllualdo. 

Longhi Luca e Francesco di Ravenna deI XVI secolo. 
Le Nozze di Canaan in Ga.lilea. (Opera pregevolissima dipinta a olio, 

sul muro cU fronte, nel R efettorio.) . 

RAVENNA. - MAUSQLEO DI GALLA PLACIDIA. 

Musaico deI V secolo. 
NeHa rnezza luma di f1'onte, entrando, evvi effigiato il Hedentore (?), 

avente nella mano sinitra un libro aperto, nella destra una eroce 
ehe gli poggia sopra una spalla. S~a i?nanzi a lu~ una gratico.la, eui 
e sottoposta della legna al'dente; dIpOl un armadlO aperto, eOI quat
tro libri degli Eval1geli. 

NeHa mezza luna opp.osta, sulla porta d' ingr~sso, evvi espresso Gesu 
Gristo in 8emhianza di buon Pastore ehe l"leonosce ed aecarezza le 
sue peeorell.e. 

Due Oervi stanno ai lati di una vasca, fra variopinti arabesehi. (Lunctta 
nel braccio orizzontale a sinistra.) 

Due Apostoli, e nel centro un vaso eon suH' orlo due eolombe. (liunetta 
in uno dei muri della cupola.) 

RA VENN A. - PALAZZO ARCIVESCOVILE. 

(O"l']J ('Il" ~om .. tica.) 

Musaico della meta deI VI secolo. 
La volta nel1a quale in mezzo a quattro Angeli ehe eolle mani alzate 

sostengono un ci~'colo, in cui vedesi la .si~la deI nOJ?e Ch?"i~tus, .sonv~ 
espressi i Simboh dei quattro EvangelIstl; e, negh arehl, lD chverSl 
eircoli le imagini degli Apostoli, dei Redentore, e di varii Santi e 
Sante,' e due monogrammi, l' uno signifieahte Petrus e l' altro inter
pretato Maximianus. 

Musaico deI IV secolo, restaurato nel secolo XII dall' arcivescovo 
Geremia. 

Tavola dell' altare rappresentante l' immagine deHa Vergine, ed e un 
avanzo deI musaieo della J\ietropolitana, gui trasportato verso 1a 
meta deI secolo decorso. 

ROMA. - BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. 

Giotto di Bondone da Vespignano, 11. 1276 m. 1337. 
Papa Bonifazio VIII, quando in abito pontificale s' affaccia eon tre as

sistenti a una loggia. Di costoro, quello alla sinistra sta leggendo la 
Bolla, eon 1a quale si indiee e procl~ma il Giubbileo. (Affresco. ad~ 
dossato al secondo pilastro delle! prima navata alle! destra dt ch~ 
ent1'a.) 
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ROMA. - PALAZZO VA TICANO. 

(Cappella Sistina. ) , 

Buonarroti Michelangiolo,- fiotentino, n. 1475 m. 1564. 
Dio ehe divide la luee dalle tenebre, nelle quali si vede ia Maesta. sua 

ehe eon le braeeia aperte si sostiene sopra se solo e mostra amore 
insieme e artifizio. (1 Q 8cornpewtimento della volta, arrieehito da CJuat
tro figure deeorative e due medaglie eon Storie eavate dal Libro 
dei Re. ' ) 

La 801a figura deI Dio Padre, in detto Scornpa1·timento. 

l Lo q=tk, figo" d~"o"", - ''''''' 

Dio ehe erea il Sole e la Luna, sostenuto da molti Putti. Nl111a evvi 
di piu grande eorne ql1esta figura delI' Essere suprerno traversando 
l' immeusita, co!). le braeeia stese, posando la i due astri ehe devono 
iIluminare il rnondo. - La Terra si eopre di vegetazione. Il Pa
dre Eterno, veduto da tergo, e em'vo dallo sforzo della sua rapida 
e?rsa, sJ;>andendo fee~lOdita sulla te,rra, eui si vede divenire verdeg-
glante . . (2° Sco1npart~rnento della .volta.) . 

Dl0 divide le acque dana terra. - E rappresentato in faeeia, soste
nuto da Putti, e la sua potente testa ed i suoi braeei ereatori riem
piono quasi intieramente questo 3° Scornpa1·tirnento deUa volta, &1'

rieehito da ql1attro figure deeorative e due medaglie eon Storie eavate 
dal Libro dei Re. 

La sola figura deI Dio Padre, in detto Scornpartirnento. l Lo q,.tt" figo" 'd,oorn""" OO~ "p" 

Creazione dell' UOUlO, dove ha figurato Dio poHato da un gruppo di 
Angeli ignudi e di tenera eta, i qual i pare ehe sostengano non solo 
una figura, ma tutto il peso dei mondo, apparente tale, mediante Ja 
veuerabilissima Maesta di quello e la manie ra dei moto, nel quale 
eon un braeeio einge alcuni Putti, quasi ehe egli si sostenga, e eon 
l' altro porge la mano destra a un Adamo figurato di bellezza, di atti
tudine di dintorni, di qualita, ehe e' par fatto di nuovo dal sommo e 
primo suo Creatore, piuttosto ehe dal penneHo e disegno di un uomo 
tale. W Scornpartirnento della volta.) 

La seHa figura di A.damo, in detto ScornpQ,1·tirnento. 
Creazione dena Donna, dove l'appresento il eavar dalla eosta di !damo 

della madre nostl'a Eva, neHa quale si vede qnegl' ignudi, I' uno. 
quasi morto per · essere prigione dei Sonno

l 
e I' altra divenuta vi va e 

fatta vigilantissima per la benedizione di D1O. Si eonosee dal pennello 
di questo ingegnosissimo artefice interamente la differenza ehe e dal 
sonno alla vigilanza, e quanto stabile e fermllo possa apparire, uma-

, La vOlta di questa Cappella venue dipinta a f .. esco per comando deI papa Giulio Ir. Co
mincio Michela ng.iolo si grande e maravigliosa opera circa il 1508, e in poco tempo n' esponefR 
a l pubblico la meta, ed il molto ehe ancora gli .. imaneva 10 compiil in soli venti mcsi (1512), 
lavorando senza aiuto di sorta e quantunque non couoscesse 1e pratiche deI dipiugere a fresco. 

t GIORGIO V ASARr, Vita dei Pittori, Scultori, Architetti, ce. 
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. (seg".) ROMA. - PALAZZO VATICANO, 

(Cappella Sistina.) 
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Buonarroti Michelangiolo, fiorentino, n, 1475 m. 1564.. , 
t I do la Maesta divina. (5° Scompartlmento della volta, 

namen e par an , t' d daglie eon Storie arrieehito da quattro figure deeora .Ive e ue me 
eavate dal Libro dei Re.) 

senza le figure deeorative, in dettQ La sola 'Creazione dena Donna, 
Scornpa1·tirnento. 

Le quattro figure deeorative, come sopra. 

n Peccato originale e l'espulsione dal Paradiso terrestre. - 'Vedesi 
A.damo ehe alle persuasioni d'una figura mezza donn~.e m~?za dse~P! 

rende la morte sua e nostI'a nel porno, e veggonvisl eg I e ~ v 
~aeeiati dal Paradiso, do ve nella figura deU' -,\ngelso.appare Cd?' g[an
d b'lta I' eseeuzione dei mandato d un Ignor~ ~ n a 0, e 
n:JI~~ttit~di~e di Adamo il dispiaeere ~el SU? .peceato ~nsleme con 
I J II morte co me neUa femmma sImiImente SI eonosee la 
a paura e a, d' d' t '1 suo I 'It' e la voglia deI raeeoman arSI, me lan e I 

verg?gna, .0. VI a . . ,I . a palme e mettersi il 
restnngersl nelle braeCla, glluntar: e maUlI' Angelo ehe ella ha piu 
eollo in seno, e nel toreere a tes a verso. . d" (6" S 
paura della giustizia ehe speranza. della Illlseneordla Ivma. com-
pa1·timento clella volta. ) . . . 

n Saeriftcio di Noe, dove sono chi por~a ~e legoe e efl S~ffi~ ehmat? 
nel fuoeo, cd altri ehe sc an nano .1a vlttllna, la qua e h oflte ~l~~'ee 
fatta eerto eon meno eonsiderazlOne ed aecnratezza ce . . 
(70 Scornpartimento della volta, .arrieehito da q~attro fitur)e deeora
tive e due medaglioni eon Stol'le eavat e dal Llbro dei e. . 

n Sacrifieio di Noe, senza le figure deeorative, in detto ScornjJa1·t~rnento. 

Le quattro figure deeorative,.come sopra. 

1l Dilnvio Universale, dove appariseo~o diverse. m~~ti g' uomini, ehe: 
spaventati dal tenore di quei .giorpl, e~reah'o Ileh~u ~e:t~odtn~u~li~ 
di verse vie seampo alle lor vlte. erelOec e n h 
fi<7ure si eonosee la vita es.sere in preda alla mo~t~, non mell:0 ,e ~ 
1 0 aura il tenore ed il disprezzo d' ogni eosa. Y I SI vede la ple.ta dl 
a ~f ai~tandosi l ' un J' altro tirarsi al sommo dl un sasso cereando 
:~mIpo . tra quell i v' e' uno ~he abbraeeiato un mezzo morto eef~a 
i\ piu ehe puo di camparIo, ehe la natura non 10 mostra meg 10. 

(8" Scornpartirnento della volta.) . 
L' ebbrezza dl Noe. - Quando inebriat? dal vmo dormi se~pert,o ed 

h resenti un figliuolo ehe se ne nde e due ehe 0 l'leoprono. 
(9'';, ~compartirnento della volta, . arrieehitodd\a LCJ''ba:trd ?gflre) deeora
tive e due med,t<7lioni eon Stofl e eavate a I 10 Cl e.. 

L' ebbrezza di Noe; senza le figure decorative, in detto Scompart~mento, 

= ! L, q=tt.., fig~, d"",ti,., CO"'" "1"'.' 
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lI63; 12626 12899 

lI63S 12627 12900 

lI 639 12628 12901 

11640 12629 12902 

11641 12630 12903 

11642 12631 12904 

11643 12632 12905 

11644 12C33 12U06 

11646 12635 12908 

lI647 12636 12909 

lIß48 12637 12910 

PARTE .SECONDA. 

(.ey"e) ROMA. - PALAZZO VATICANO. 

(CaPl'elia Si.ti"". ) 

Buonarroti :Jiichelangiolo, fiorentino, n. 1475 111 • .1564. 
11 Profeta Geremia, eon le gambe 'inerocicchiate tenendo una mano 

aHa .barba, e I' altr~ posata nel grembo; ha la testa ehinata d' una 
ma::nera .ehe .ben dImos~ra la malineonia, i pensieri, la eogitazione 
~ 1 amant,:dme e~e eglI ha deI suo IJopolo. Eguale attitudine hanno 
1 due PuttI ehe gh sono dietro. (1° Lacunare clelle, volta.) 

Sibill~ Persica, nel~a qual.e voJendo esprimere la vecchiezza, egli, oltre 
avvIJ~pp~u~ola dl panm, ha voluto mostrare ehe gia i san<7ui 80no 
a~,ghlaeeIatl dal tempo, ed inoltre nel leggerß, per avere la vista 
gla logora, le fa accostare il libro aHa vista acutissimamente. (2° La
cune't'e clella volta.) . 

11 Profeta Eze.ehiello, profeta veeehio, il quale ha una grazia e mo
v.enza belhsslma, ,e molto di pauni abbigliato, ehe eon una mano 
bene un rotolo dl profezie, con l' altra sollevata voltando la testa 
mostra voler parlare cose alte e grandi, e dietro ha due Putti ehe 
gli tengono i libri. (3° Lacunal'e clella volta.) 

11 Pl'ofeta Gioele, ,il quale. fermatosi sopra di se ha preso una earta, 
e quella eon Og,Ul ,:1.ttellz~one e atfetto legge; dove neH' aspetto si 
eonosce che egb SI ?ompIace tanto di quel ch' ei trova seritto, ehe 
pare una persona Vlva quando ella ha applieato molta parte i suoi 
pellsieri a qualehe cosa. (4° Lacunare clella volta.) 

Sibilla Eritrea, tellendo un libro sopl'a un leggio, eerea voltare una 
earta, mentre eon un ginoeehio sopra l'altro si ferma ill se, pensando 

. eon gravita quel eh' ella deve serivere, finehe Ull Putto, soffiando in 
un tizzone di fnoeo, le accende la lucerna. (5° Lacunare clella volta,) 

n Profeta Zaccaria, il quale eereando per il lioro seritto cli una eosa 
ehe egli non trova, sta COIl una gamoa alta e l' altra bassa, e men
tre ehe la furia dei eereare 10 fa stare eosi, nOIl si rieorda deI di
sagio ehe egli in eosi fatta positnra patisce. (6° Lacunare clella volta.) 

.....:.... Sibilla Delflca, ehe stando in atto cli mostrare alcune scritte, non e lneno 
da lodare co' suoi Putti, ehe si sieno l' altre. (7° Lacunat'e clella volta.) 

11 Profeta Isaia, il quale stalldo molto fisso ne' suoi pensieri ha· le 
~ambe soprapposte I' una all' altra, e tenendo una mano dentI'o al 
hbr~ 'per segno dei dove egli leggeva, ba posato l' altro braeeio eol 
gomJt.o sopra il libro e appoggiato la gota alla mano, ehiamato da 
uno di quei Putti ehe egli ha dietro, volge solamente la testa senza 
sconeiarsi niente dei resto. (8" LacltnCt1'e della volta.) 

Sibilla Cumea, veeehia bellissillla, ehe, mentre ella siede, studia in un 
libro COIl eecessiva grazia, e n011 senza belle attitudini'due Putti ehe 
le sono intorno. (9° Lacunat'e della volta.) 

U Pl:ofeta Dalliele, il quale serivendo in un gran libro eava di eerte 
sentte aleune cose, e le eopia eon un' avidita ineredibile; e per so
stenimento di quel peso ~li feee un putto fra le gambe ehe 10 regge 
mentre ehe egli serive. \ 10° Lac/tnare clella volta.) 

Sibill~ Libica, la quale avenclo seritto un grall volume tratto da molti 
hbn, sta eon un' attitudine donnesea per levarsi in piedi, e in un 
medeslmo tempo mostra volere alzarsi e sen'are il libro. (11 ° Lac/~
naTe della volta.) 

Il Profeta Giona. - Figura ammirabile, dove eOIl la forza dell' arte 
la volta, ehe per natura viene illnanzi, girata dalla mura.,.lia, sospinta 
d!1H' app~rellza d~ quella fig~ra ehe si piega indietro, ~pparisee di
ntta e ~Ill~a d~ll_ ar:te dei dlse/tllo, ombre e lumi, e pare ehe vera
mente SI pleghl mdletro. (12° L acunm'e clella volta.) 
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David e Golis. - Vedesi David eon quep~ forza puerile ~he piu si puo nell~ 

vineita di un gigante, spieealldogh I~ ~ollo fa stuElre ale,une tes~e dl 
soldati ehe sono intorno al eampo. (1° Timpano degliangoltclellclvolta.) 

Giuditta e Oloferne. - Nella qual~ Storia apparisee il troneo di 010-
ferne, ehe pri vo della testa si risellte, mentre ehe ella. mette la mOl'ta 
testa in un piatto in eapo a una sua ~ante~ea ,:eee!lla, la quale per 
essere grande di persona si china, aeelOeehe GlUdItta la possa ag: 
giugllere per aeeoneiarla bene; e mentre ehe ella .tene~do le ma~1 
al peso eerea di rieoprirla, e voltalldo la testa verso. Il troneo, ü 

nale eosi morto neH' alzare una gamba ed un braeclO fa romore 
Jentr/) nel padigliolle, mostra nella vista. il ti~or.e deI ~a1t0 e la 
!laura dei morto; pittura veramente .consIderabsslma. (2 ~mpano 
aegli angoli clella volta.), .' ,., . 

Storla (lelle Serpi di Mose, cU! vedesl la stra:ge ehe. fa da ~orb J! PIO
vere e il pugllere ed il mordere ~eHe serpl, e VI appanse~ qu.ella 
ehe Mosil messe di brollzo sopra Il legno, nella quale Stona vI,:a: 
mente si eonosee la diversita delle morti ehe fanno e<;>loro e?e pnVl 
sono di ogni speranza per il morso di, qu~lIe ; ~?ve SI ve~e, Il veleno 
atroeissimo far di spasimo e pall;ra monre lUfim!I, seI!-z~ Il le~~re ~e 
gambe ed avvolgere alle braeela eoloro ehe nmastl lU ~u~ I attl
tudine ehe erano non si possono muovere; senza le belhs.sl1"?e te: 
ste ehe gridano e'd arro~eseiate si d.isIJerano. Ne maneo belh. dl tU:~1 
questi sonD eoloro. ehe, nguardano Il Serper:te, e sen,tendosl ne! ll

guardarlo alleggenre ~ d?lore, rendere la vI~a, 10 n~uardano eon 
affetto grandissimo, (3 Timpano clegh wngolt clella volta.) . 

Assuero e(l Ester e il Supplizio di A.mall, dove Assuero esselIdo. I~ letto 
legge i suoi Annali; souo figure molto .belle, e tra le a~tre VI SI veg
gono tre figure a una ta.vo}a ehe ~anglallo, neHe qual! :appr~senta 
il eOllsiglio ehe si feee dl hberare Il Popolo ebreo . e ~I applCeare 
Aman; la quale figura f~ da lu.i in iseo~'to straordll1anamente eon
dotta. W Timpano cleglt angolt della volta.) 

Jesse. 
Asa. 
Ezeeehia. 
Giosia. 
Zorobnbel. 
Hozia. 
Robonmo. 
Sahnoll. 
Nnasson e 
David e Salomone. 
Giosafat e Gioram. 
Manasse Amon. 
J ecollia e Salatiel. 
Azor e Sadoc. 
Eleazaro e Mattnn. 
Giacobbe e Giuseppe. 
Achim e Eliud. 
Abiud e Eliaehim. 
Joatam e Aehaz. 
••••• e Abia. 
Dooz e Obed. 
Aminadsb e ••• 

(

' Negli otto scompa1·tim~n~i ctngoZar! d.eZ!a 
volte" comincianclo clalla S~n1st1'a clel G-tudVZIO. 

Queste figure fanno parte della ge~ealogi~ 

\ 

dei 'Padri per mostrare ,la gene,razlO~e dl 
Gesu Cristo, e eiasellna e arneclllta dl due 
figure deeorative. 

Nelle quattorclici lunette 0 pett·ti Cil'colat'i 
clelle filnestre, cominciwnclo claZla sinistra clel 
Ginclizio. 

Queste figure fanno parte dell~ gene~logi~ 
dei Padri per mostral'e la generazlOne dl Gesu 
Cristo, 
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11 Gindizio Universale.' - Dietro preghiera deI pontefiee Paolo !II, 
eomineio nel 1534 ad eseguire sulla vasta parete di detta Cappella 
questo affress:o, dei quale' aveva preparato i eartoni sotto il pontifi
eato di Clemente VII, e 10 eondusse a termine eon arte pl'odigiosa 
nel 1541. Popol0 quel Iuogo; vi dispose innumerabili figure, deste 
al suono deli' estrema tl'omba; schiere di buoni e di rei ' Angeli, di 
uomllll eletti e di riprovati ; altri sorgono dalla tomba, altri stanno, 
altri volano al premio, altri sono tratti al supplizio. . 

Emblenli della Passione di Gesil. Cristo, portati in aria da gruppi ' di 
diverse figure ignude in varie attitudini molto diffieilmente eondotte' 

. a fine neUa faeilita 101'0. (Dettaglio clel cletto GÜtclizio.) 
Cristo ebe in pie<li con faeeia ol'ribile e ftera ai' dannati si volge 

malellieendoli, non senza gran timore della Vergine, ehe, ristrettasi 
nel manto, ode e vede tanta rovina. Sonvi infinite figure ehe gli 
fanno eerehio di Profeti, di Apostoli, e partieolarmente Adamo e 
San Pietro, i quali si stimano vi sieno messi, I' uno per l' origine prima 
delle genti venute al Giudizio, I' altro per essere stato il primo fon
damento della eristiu.na Religione. Ai piecli gli e un San Bartolom
meo belli ssimo, il quale lllostra la pelle seortieata, e .un San Lo
renzo. (Gome sopra.) 

Cristo Hiudice e la Vergiue. (Gome sopra.) 
Gruppi di nn nnmero inflnfto di Santi e Sante, e altre figure di ma

schi e femmine insieme ai lati della detta parte, i quali si abbr(lc
eiano e fannosi festa, avendo per grazia di Dio e per guiderdone 
delle opere 101'0 la beatitudine eterna. (Gome sopra.) 

I sette Ängelfseritti da San Giovanni Evangelista, eon le sette trombe, 
ehe, suonando a sentenza, fanno arrieeial'e i eapelli a chi Ii guarda 
per la terrihilita ehe essi mostrano nel vi$o, e fra gli altri vi sono 
duc AngeJi ehe eiascuno ha il libro delle vite in lllano. In basso e 
la Baren Ili Caronte, il quale eOll attitndine disperata, I'Anillle tirate 
giu dai Diavoli nella barca, batte eol relllO, ad imitazione di quello 
ehe espresse il suo famigliarissimo. Dante, quando disse: 

Caron demonio con occhi di bragia, 
Loro aecelluando, tutte Ie raccoglie: 
Batte col remo qualunque si adagia. 

Si apre sotto. Ia detta barea una eaverna forata, e ehe rappresenta 
il Purgatorio, ove non raeehiude piu ehe CJualehe Demone, desolato 
di non avere piu Anime da tormentare. (Come sopra.) 

Grnppo dei sette Peceati niortali, aHa siuistra della detta parte, ehe 
eombattollo insiellle in forma di Diavoli e tirano giu all' Inferno le 
Anime ehe volano al eielo, eon attitudini bellissime e seorti molto 
mirabili. In basso vedesi Caronte, ehe eon la sua barea conduee le 
A?ime. all' Inf~rno; ed e in,~escrivihile ~a varieta,de}le teste di quei 
DIavolI, mostn verameute d lllferno. Nel peeeatorl SI eonosee il pee
eato e la tema deI danno eterno. Minosse e espresso eon le orecehie 
di asino eome Mida, e avvinghiato da uu Serpente, ed e il ritratto 
di Messer Biagio da Cesena, maestro delle eerimonie deI Pontefiee, 
il qullie andando eon papa Paolo a vedere questo affreseo, quando 

, Il medesimo in proporzioni pi" grandi, vedi a pag. 124. 
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non era dei tutto finito, e dimandato quel ehe gliene parcss~, disse 
essere eosa disollestissima in un Iuogo tanto onorato avervl fatt~ 
tanti ignudi, e trovarlo degno di una. sala da: bagno, od a?ehe ~I 
una taverna. Dispiaeendo questo a MIChelanglOlo e volendosl vend~
eare, subito ehe fu partito 10 ritrasse al naturale senza: av.erlo .altl'l~ 
menti innanzi nelln fwura suddetta, fra un monte dl DIavolI. Ne 
basto il raeoo~andars;'" al Papa e a M.iehelangiolo ?he 10 levasse, 
ehe Eure ve 10 laseio per quella lllemOrIa dove ora SI vede. E fama 
ehe 11 Pap~, saputo da Messer ~iagio dov~ .Miehelan~ol~ 10 ayev~ 
ritratto CYlt I:lspondesse: « Se VI avesse dlpllltO nel J:'mgatono CI 

sarebbe' Jtato qualehe rim.edio, ma nell' Inferno nulla est reclemptw. » 

(Dettaglio clel detto Gi~tcl~zw.) 

Grnppo dei Beati, alla dest;a della ~etta parte, ehe gia. rive~~iti .d~ 
earne vanno volando 'a! Clelo ed al qual! da alcune Amme gla fehel 
e 101'0 porto ainto. In basso v'edesi Ja Resnl're?li~ne dei 1ll0~ti, dove 
ha mirabilmente lllostrato al mondo eome eSSI, ctalla medeslma terra 
ehe li rieopriva, pigliano I' ossa e la earne. (Gome s.opm.) 

Filipepi Alessandro, fiorentino, detto Sanclro Botticelli, n. 1447 m. 1510. 

Era Crist. 78 Sant' Änaelcto, Ateniese. 
Icl. 109 Sant' Älessa ndro I, Romano. 
Jd. 127 San Telesforo, Greeo. 
Id. 142 San Pio J, Aquileno. 
Id. 168 San Sotere, di .Fondi, in Campania. 
Id. 193 ~an Vittol'e I; Affrieano. . 
Id. 219 San Callisto I, Romano. 
Jd. 230 ,San Ponziano, Romano. 
Id. 236 San Fabiano, Rom!\no. 
Id. 252 San Lncio I, Romano. 
Id. 257 San Sist:> 11, Ateniese. 
Jd. 269 San FeIice I, RQmano. 
Id. 366 San Daml\so I, POl'toghese. 
Id. 296 San MarcellillO, Romano. 
Id. 308 San Marcello I, Romano. 
Id. 275 Sant' Enticltiallo, Toseano. 

· Id. 259 Sall Dionisio, Greeo. 
Id. 253 Santo Stefano I, Romano. 
Id. 251 San Cornelio, Romano. 
Id. 235 Sant' Äntero, Greeo. 
Id. 223 Sant' Urbano I, Romano. 
Jd. 202 San Zefirillo, Romano. 
Id. 177 Sant' Elenterio, di Nicopoli . 
Jd. 157 Sant' Aniceto, Siriano. 
Id. 139 Sant' Igino, Ateniese: ' 
Id. . 119 San Sisto J, Romano. 
Id. 110 Sant' Evaristo, di Betlemme. 
Id. 91 San elemente I. Romano. 

Gl'onologid clei 
Papi,conl'cmno 
clella loro elezio
neo Affl'eschi cli
p inti tra le ft1ie
stre. 
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Bigordi Domenico, detto deZ Grillnndaio (Corradi), fiorentino, 11. 1449 
1Il. 1494. 

Vocazlone di alcuni degli Apostoli. 1 - Gesu Gristo ritornando da 
Bethabara, ove era stato a visitare Giovanni dopo i quaranta giorni 
traseorsi nel deserto e earnrninando Jungo il Mare di Galilea, vide due 
pesca~ori, Simone ehiamato Pietro e Andrea suo fratello, ehe gitta
vano lU mare la rete, e disse loro:· « Venite dieü·o a me e vi faro 
peseatori di uomini. ,. Ed essi, subito abbandonate le reti, 10 segui
rono. E di la andando inuanzi, vide ehe altri fratelli, GiacolllO e 
Gi~vann.i di Zebe~eo, in una barca. eol loro padre,. e li ehiamo, ed 
eSSI subltO 10 segUlrono. Sul davantt deli' affresco, Clrcondati da una 
folla di gente, stanno Pietro e Andrea genufiessi innauzi a Gristo 
nel punto in eui egli affida loro Ja missione ehe dovevano compiere. 
(Terzo affresco nella parete alla sinistra del Gilidizio.) = J Due dettagli de! detto affreseo. 

Filipepi AJessandro, detto 8~mclro BotticeUi, fiorentino, D. 1447 ID. 1510. 
Episodii deHa Storia di Hose, eioe quando Mose imbattutasi in un 

Egiziano ehe senza ragioni strapazzava -un Ebreo, preso da sdegno 
s' avvento a quel f~rihondo e. I' ~ecise; :poi, te,,;,endo la vendetta di 
Faraone, abbandono la Reggla meammlIlandosl verso Madian. Nel 
viaggio vide a!eune giovan~ insultate da parecehi pastori, . mentre 
abbeveravano I loro greggl ad un pozzo, tosto mosse a difesa di 
quelle meschine e le riJ;nando tranq~ilIe coi loro gr~~gi al padre, 
cert? J etro, sacerdote ~l quel paese, II quale, saputo ClO, fece cercare 
Mose ~ 10 ~ceols.e osplt:;tlmeJOlte .nel!a pr.c>pria easa, affidandogli la 
eustadm ~el SUOl gl:eggl, pOl gh ,dled.e III moglie Ja propria figliuolp, 
Sefora. Rlmase eosta per quarallt anlll, nel qual tempo gli Ebrei O"e
mevano in Egitto sotto l' oppressione la piu barbara. Ma I' ota d~la 
liberazione era giunta. Dio apparve a Mose sul monte Horeb dove 
egli stava paseolan,~o i} greg{!:e ~i Jet~o,·e gli ~rdino di.portarsi tosto 
press~ Faraone, d mt_lI~ar.gh dl la~e,are subltO partll-e gli Ebrei, 
perehe potessero tutti mSleme offnre uel destlrto un saerifizio al 
Siguore, e .ehe per dare effetto a ta.le missione .avrebbe avuto per 
eompagno Il fratello suo Aron:le e 11 potere dl operare miracoli. 
i\Iose allora se~se dal monte, andl> a eongedarsi da Jetro e colla 
moglie ed i figli ehe .aveva s' i nelLlUmino aHa volta dell' EO"itto. (Se-
conclo afft·esco nella pewete alla clestl-a deI Giudizio.) " 

Dettagli deI suddetto affresco. 

1 Citiamo alcuui brani tolti dalla Slo~'ia Sacra, C doye il Pittore crcdiamo siasi inspirato 
per la composjz ione di questi affreschi. 
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Filipepi Alessandro, detto Sandro Botticelli, fiorentino, D. 1447 ID. 1510. 
Testa di lVIose, dalla figura eon la verga miracolosa. 

Id. nella parte della partenza. 

Testa di Sefora, moglie di Mose, nella detta parte. 

Testa di Gersam, primogenito di lVIose, id. 

Testa di Eliezer, seeondogenito di Mose, id. 

Testa di un uomo con berrcto e eol-
lana, id. 

Testa di un giovine guerriero, id. 

Testa di un Moro, visto in faceia, id. 

Testa di altro Moro, in profilo, 

Testa c1i donna eon vaso in eapo, 

id. 

id. 

Testa di l\1.ose, dalla figura nella parte c1ella fonte, 

Testa di Sefora, id. 

Dettagli deI 
retro deseritto 
affreseo. 

Punizione (li Core, Dathall e Abiron. - Dopo ehe Mose per volere 
c1i Dio conferi ad Aronne la dignita saeerdotale, furono :per gelasia 
ineolpati di usurpazione di potere da Gore, Dathan, Abu·on e loro 
seguaei, i quali avrebbero essi me des im i voluto esereitare I' uffizio 
saeerdotale. Disse allora Mose ehe tutti si trovassero il giorno ve
gnente eon turiboli innanzi al Tabernacolo per abbrueiare ineensi 
al SiO"nore; ehe ci sarebbe anehe Aronne eol suo; ed il Signore 
avreb'be mostrato quali erano i suoi eletti eol gradirne l' ineenso. 
Vennero i seguaei eon turiboli di rame, ma non vennero i tre pro
motori principali, e appena si posero per compiere quell' atto ehe 
era proprio de' soli Saeerdoti, un fuoeo improvviso li ueeise. ~el 
tempo stesso ehe il fuoeo distruggeva queiSli seiagurati, la terra 
aprivasi sotto i piedi di Gore, Dathan ed Abiron, e li inghiotti vivi_ 
(Quinta affTesco nellei pw·ete allei destra deI Giudizio.) 

Testa di Mose. { Dettagli deI suc1detto affreseo tolti dal gruppo di 
Dne teste. j sinistra. 

Gesu Cristo telltato (la Satans. - Dopo il battesimo Gesu Gristo fu 
mosso dallo S'pirito Santo a ritirarsi nel deserto, ove stette quaranta 
notti in oraZlOne, senza mangiare ne bere. AHa fine ebbe farne; e 
il Demonio gli eomparve per tentarlo, dieendog1i: « Se tu sei il Fi
glio di Dio, eomanda a queste pietre ehe si eangino in pane. ,. E 
GesiI. gli rispose: « Sta seritto ehe l' uomo non vive di solo pane, 
ma d'ogni parola di Dio." Allora i1 Demonio 10 trasportl> in Geru
salemme suHa eima deI Tempio, egli disse: « Se tu sei il Figlio di 
Dio, ~ettati di sotto; poiehe sta seritto ehe Dio ha ordinato a' suoi 
Angeli di sostenerti eolle loro mani. ~ - « Sta anehe seritto, rispose 
Gesu: Tu non tenterai il Signore tuo Dio. ~ Non per questa il De- . 
monio si diede per vinto, e trasportando Gesu sopra lm' alta mon
tagna, gli mostro tutti i regni della terra, dieendogli: « La potenza 
e 1a gloria di questi regni e mia, ed io la do a eui voglio; e la dar I> 

15 
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~lfreschi nelle p .... eti Jntel'aU (8<9"e). 

Filipepi Alessandro, detto Sanclro Botticelli, fiorentino. ll. 1447 m. 1510. 
a te se pr~strat? ~i adorer~li. ~ - «Vattene, Satana, gli disse final
~en~e Ges~; pOlChe sta scntto: Adorerai il Signore Dio tuo e ser
vlr~l.l .a Lm solo. » A queste paroIe il Demonio disparve, egli An
geh SI accostarono a Gesu per ossequiarlo e servirlo. (Secondo afft·esco 
nella pW'ete ctlla sinistm del Gittdizio.) 

Rosselli Cosimo, fiorentino, ll. 1438 111. 1507. 
n Passaggio deI . ~Iar Rosso. -. Lasciato gli Ebrei I' Egitto, ordino 

F.araone che dlhgentemente SI osservasse se proprio si portavano 
d~rettamente v~rso Horeb, ove avevano detto dover fare sacrifizio al 
Signore; 1 ma slCeome ~~ose, per. cOI?~nclo. di Dio, gli faeeva conti
nuare ne, deserto, e CIO ~land? llldl~1O dl fuga, Faraone ' l' insegui 
e?n gral~ ll.~rbo dl eavalh e dl. fantI tras~ortati sopra earri, affine 
dl r>0terh plll'pres~amen.te ragglUng:ere. E Ji raggiunse invero, quando 
essl stavano III Plu-ha-t ll·oth. AHa vista derrli Ecri;:i>tni monto al eolmo 
10 spaven~o ~egli ~brei e si.l~m~ntaron.o ~on Mose; ma guesti divi
nament.e Ispu'ato h trangUllhzzo, posCla stese Ie mani sul mare Ie 
ueque si aprirono, si alzarono a guisa di montaana dall' un eant~ e 
dall' altro, un vento .gagliardo aseiugo illetto dei mare, gli Ebrei 10 
a~traversarono, e prl1?a c?e spuntasse l' auror~ ~e! giorno seguente 
SI trovarono sulla spul:ggla oPPOSta, ehe procl!glOsa nube, Ia quale 
lllandav~ ombra nel glOrno. e lue,e nella notte, li aveva guidati a 
fid~nza III qu~1 nuo~o sentlero. f ~ra~llle, aeee0ato da Dio, appena sul 
prnno . albe~glare vI.de eon meravlgh~ aper~o il mare agli Ebrei, 
oramli:1 salvi sulla rlva opposta, segmto da! suoi entra nell'insolito 
eamm1l10, per eui ~on doveva mai piu ritor~are. Dio 10 sgomento 
eon folgon e tuom, feee sorgere alto seomPiglio nell' esereito e Ie 
a.eque rieadendo al proprio Iuogo tutti Ii seppellirono nei Ior~ vor
beI. (Terzo affTesco nella paj·ete alla destm del Giudizio.) 

La Legge sul Sinai. - n Vitello d' oro. - Le nuove Tavole della 
I~egge. - Nel terzo .m.ese da ehe erano useiti d' Egitto, gl' Israeliti 
SI eondussero da Rafidun ~lle falde deI monte Sinai, e vi piantarono 
Je 101:0 tende .. Lungo sogglOl~no dovevan~ far~ in guesto Iuogo gJi 
Ebre!,onde neevere la eomplLlta 101'0 Ie<rlslazlone. Mose fu ehiamato 
da ~io varie volte sul monte, nel qual t%mpo detto Iddio molti pre
eettl ehe dove;,ano . fare deI Popolo. e.breo un popolo modello, e final
mente SCrIsse I SUOI ComandamentJ Hl due tavole di pietra aeeio 
Mose I' esponesse al popolo. Ma, me~tre .appuI?-to il Signore s'i oecu
p~va eon eura ~morosa ~el be~e dei figh.?l Gmeobbe, questo popolo, 
c1lffidando deI ntorno dl Mose, eOIDlDelO a · susurrare e sollevarsi 
e?ntro Arom~c per ob~ligarlo a [ar 101'0 degl' Idoli; ed egli, temendo 
dl essere ueelso, rermlse, loro dl fondere ,e.on gli ornamenti delle 
loro donne un vJtello d oro, al quale gl mnalzarono un altare e 
gli ofI"rirono ineensi e saerifizi. Mose intanto seendeva dar monte 
e giuuto vieino agli aeeampamenti vide la gioia indeeente degli 
Ebrel ehe eantavano e saltavano eome matti; .aeeeso di sdegno cretto 
a ter~a I~ Tavole ehe si spez:;;arono; poi roveseio e ridusse i~ " pol
vere.Jl vltelIo, e ~opo avere, ~'lmproverato ~l fratello per la vile sua 
eond~s~endenza, SI pose ~ull mgresso. d~gh aeeampamenti e grido: 
«.Chl t: della parte deI. Signore! P~SSI dl qua da me. »I diseendenti 
dl Levi passarono tutti, ed egh dlsse loro: « In norne di Dio met
t~te mano alla spada, girate gli aeeampamenti ed ueeidete ehiunque 
VI da davanti senza miserieordia. » Molti Ebrei in quel giorno Ia-
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seiarono Ia vita. Gli alt!"i ehiesero pentiti meree a Dio; Mosi3 sup
plieo J1er es si al Signore, qüesti pro mise il perdono e eomando a 
Mosil di risalire il monte per nuovamente seolpire su duc tavole di 
I'ietra gli stessi preeetti ehe gia si leggevano su guelle spezzate. 
DO{lo guaranta giorni feee ritorno al popolo non senza ehe Dio, a 
eoneigliargli sempre maggior fede, ne rendesSil il volto eosi risplen
dente, ehe il popolo stesso non ne poteva sostenere la vista. (Quarto 
afft'esco nella pW'ete (lila clestra del Giudizio.) 

Sermone sul monte e Guarigione deI lebbroso. - Era tanta Ia gente 
ehe si affollava intorno al Salvatore, e tutti proeura,vano di toeearlo 
per rimanere liberi dalle 101'0 malattie, ehe Gesu, per non restare 
oppressü dalla folla, saH sopra un monte vieino a Catarnao, ove passo 
tutta Ia notte in orazione. Indi eon crli Apostoli seese dal monte, e 
vedendo una si gran moltitudine avi~a di aseoltarlo, saH su di una 
eollina, e di li si pose ad ammaestrare le turbe eon quel eelebre ra
gionamento, ehe lu poi ehiamato il S ennone sul ?»onte, e ehe rae
ehiude in eompendio tutto I' Evangelo, tutte Ie regole deI vivere 
eristiano: Terminato il sermone, Cristo seese dalla eollina, e un leb
broso aeeostatosegli 10 adorava dieendo: « Signore, se vuoi, puoi 
mondarmi; » e Gesu stesa la mano 10 toeeo soggiungendo: « Lo 
voglio, sii mond ato, » e subito fu mondato dalla Iebbra. (Quarto 
·affresco nella pctrete alla sinistra del Giudizio.) 

La Cena (li Gesit Cristo eon gli !postoli. - Gesit Cristo nel Getse· 
mani. - Tradimento di Giuda. - Gesit Cristo sul Caivario. - Il 
giorno di Pasqua Gesu Oristo sedeva a mensa eon i dodiei Apostoli 
in Gerusalemme. Essi erano: Simone, a eui pose nome Pietro, e 
Andren. fratello di Iui; Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo; Filippo, 
Bartolommeo, l\fatteo, Tommaso, Giaeomo d' Alfeo, Giuda, detto an
ehe Taddeo, Simone e Giuda Iseariote. Compiuta Ia cena, Cristo e 
gli Apostoli useirono di Gerusalemme, e vareato il Cedrone vennero 
in Getsemani, villa sitnata ai piedi deI monte degli Olivi. Qnivi era 
un orto 0 giardino, nel quale entro Cristo eon Pietro, Giaeömo e 
Giovanni. Alloutanatosi Cristo dai suoi tre Diseepoli, prosteso a terra 
stette per luno-o tempo apregare: «Padre mio, se e possibile, que
sto ealiee (cloIE'], Passione) si allontani da me; pero sia fatta non Ja 
mia volontit, ma la tua. ~ AHora apparve un Angelo a eonfortarlo. 
E Gesu entrato in agonia pregava piu intensamente, e intanto gli 
venne un sudore eome di goeee di sangue. Rinnovo per piu volte 
Ja preghiera, indi ritornando dai Diseepoli e trovatili addormentati, 
disse Ioro: « State su, alldiamo; eolui ehe mi tradira e vieino. ,. 
Infatti Giuda, seguito in quel punto da una tm'ba di sgherri, entra 
nelI' orto, avvieillasi a Gesu e 10 baeia, essendo questo appunto il 
segno eOl1venuto eon queHi ehe il seguivano, onde tosto potessero 
rieonoscere il Divino Maestro da lui tradito. AHora que' satelliti gli 
misero Ie mani addosso e 10 arrestarono. Pietro sgnaino la spada in 
difesn. di Cristo, ma questi guari prodigiosamente Mareo, a eui dal
l' Apostolo era stato tagliato un oreeehio, e eomando di rimettere 
la spada nel fodero. Dopo Ia sentenza viene Cristo eondotto verso 
il Golgota, ossia Oalvario, dove e eroeifisso in mezzo a due ladroni. 
Seguivano il Redentore Maria sua madre, Maria moglie di Oleofa, e 
Maria Maddalena e l' Apostolo Giovanni. (Sesto aff'resco nella parete 
allct sinistra del Giudizio.) 
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MOSEl ,'iaggiando in Egitto eon sua moglie Sefora ed i figli, e Circon· 
eisione deI sno seeondogellito operata da Sefora. - Solo dopo che 
Faraone egli Egizi, per non volere accOl'dare la partenza degli 
Ehrei da11' Egitto, ebbero sofferto quei terrihili flagelli ehe si so
gliono chiamare le cloclici Piaghe cl' Egitto, impauriti, aceonsentirollo 
alla partenza di tutti gli Israeliti, ollde Iddio si placasse di eagionar 
101'0 tanti travagli; per la qual eosa gli Israeliti, non senza avere di
iuandato ed ottenuto ad imprestito vasi d' argento e .ves~i, partirollo I~ 

. stesso giorno, 15 dei mese, portando seeo le ossa dl GlUseppe e degh 
altri figliuoli di Giaeob be, Venllero gli Ebrei nel seeondo giorno ad ae
eamparsi in Etham, luogo ehe la Saera Serittnra iliee posto all',estre
mi ta clel deserto; difatti ivi il mare formando un seno verso oeClclente 
e eongiungendosi quasi a11' alta eatena ~e~ Gabel-Ataka, sembra ?hiu
dere il deserto alla part,e ~el Sud. ,QUl VI Id?JO! eol, mezzo dl u~ 
An<Yelo eomando a Mose dl fare n tOrIla!'e mdletro 11 popolo, e dl 
eondurlo avanti a Phi-ha,tiroth, Oio feee Dio prevedendo i disegni 
cli F,traone ehe gl' inseguiva, e eonoseendo cl' altra parte il bisogno 
di legare a se quella ineomposta m,oltitu,cline e!ll; nuoy? e str e~itos~ 
miraeolo, In questo frattempo segUl la cU'eonelSlOne dl uno deI figh 
cli Mose oE.erata da Sefora alla j)resenza cli Mos,e ste~so edel popolo. 
(Primo att;resco nella pW'ete alla destt'a dei Gnrdmo,) 

Morte di Äronlle. - Mosil conferisce ad Eleazaro, primogcnito (li 
Äronue, il SOllllllO saecnlozio. - Ultimi giorni di Mosll. - Sul prill
cil'iare dei quarantesimo anno cl~ ehe erano, useiti cl' ~gitto, ,gli 
Ebrei dopo un lungo errare per II deaerto, SI erano neondottJ a 
Cades' dove venne 101'0 a maneare l' aequa per bere, In. ql1ale Mose 
ed Lr~nne feeero sgorgare in gran eopia.da un masso, non sellza pee
eare un momento di diffidenza yerso DIO, pensando ehe acl lln popolo 
si male clisposto e pervieaee verso il medesimo non gli fosse aeeor
dato si grande benefizio. Ma Dio disse a Mose ed Aroqne:. c Poiehe 
yoi avete clubit.ato clella mia parola dinanzi al popolo, VOI non 10 
eondllrrete nella Terra promessa, ma 11101'rete ambedlle prima di en
trarvi. '" E difatti la minaeeia cli Dio si verifieo ben presto, poiehe 
avelldo gli Israeliti mosso ~Ii aeeampamenti da Oades, ecl, ess.cnilo 
pervenuti presso il monte ur, venn~ a ,?orte Aronne.m eta .cll 123 
anni, e fll sepolto sul monte medeslm.o lIl: mezzo al, pum.to ?I tutt? 
il popolo ehe fu in Illtt? per trenta. glOrm. Pe~' ordme cll DIO 1\Io,se 
eonferi ad Eleazaro, pnmofiemto dl .Aronne, Il so.mmo. saeerclozlO. 
Dopo eio Mose prosegui eol popolo Il suo pellegnnaß'glO verso la 
Terra prom essa, non senza dovere ~ostenel: batt~ghe e ~uper~re 
gravi ostaeoli. Poeo avanti la battaglIa clagh Ebrel data al MadJa
.niti, Dio aveva avvertito Mo se ehe si preparasse amorire,. Allora 
Mose impie<Yo i clue mesi ehe traseorsero da quel mOl11ento fino alla 
sua morte n~ll ' istruire il suo popolo sul modo di eondl1rsi per l' ay
venire. Dipoi presento Giosue, figlio cli Nun, eOllJe suo sueeessore, e 
clopo avere benedetto tutt~ le trib,u il sa?to Veeel~io .s~1i su.1 n;ont: 
Nebo eh' era il luo<Yo deslgnatogh da DIO per fimrVI I SUOI glOrm. 
Giunto sulla vetta dei l11edesimo, un Angelo gli mostro la Terra p1'o
messa ai padri suoi, e Mose, quantunque non gli fosse, eonsentito cli 
entrarvi fu eontento d' aver yecluto, almeno da lungl, le ubertose 
eampag~e, ove avrebbe ayl\to sede .il, llopol.o ~a l?i tanto amato: 
Seeso Mose nuovamentc II monte, fim I Sl10l glOrm nella valle dl 
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1\Ioab nell' eth di 120 anni, e ninno seEpe mai il luogo della sepol
tura di ql1esto gran Profeta. (Sesto atfl'esco nella parete alla clestl'a 
dei Giuclizio.) 

- i Gl'1ippi d' Israeliti ehe stanno aseoltando la sublime parola cli Mose. 
-) (Dettagli clell' aff'resco sl.ldcletto ) 

Vannucci Pietro, detto Pietra Peru,qina, n. 1446 m. 1524 . 

Pre(lieazione di Sau Giovauni Battista. - ßatte.simo (U Gesu ~l:isto . 
- Santifieato nel seno della madre fu Giovann:, osservatore dlhgen
tissimo e viyo mo~ello cli qu~lle virtil ehe ~g~l. era d~stmato .. a pre
dicare altrul. Insplrato clal S.Ignor~, ree~tosl GlOvanm su~e !Ive de~ 
Giordano, predicava il batteslluo dl pe~l.ltenza per la, remlSSlOne deI 
peeeati e da eio egl i riceve il norne eh Batttsta, ossla battezzatore. 
Da (:lel~usalemme e cla tutte le palti della Giudea aeeorrevano in 
fo11a per aseoltarlo persone di tutti i eeti, t ~ tutti e~i daya ,eo?
siO'li aclatti e li hattezzava nelle aeque clel GlOrclano. 1'; pOlehe 111 

tutte le sue predieazioni annllnziava , prossimo il reguo cl,i Dio, ~ioe 
la comparsa d~1 Sillv~tore, molti dnblt~van? ehe fosse e~h medesllll~ 
il Cristo, fiIa GlOvanm per l'ender~ t~stJmon.lanza ~ Gesu, esela~lI:v~. 
« Io vi battezzo qoll' aequa per nchlamn:rv~ a pel1ltenza; nm ,VI e 111 

mezzo a voi Uno ehe non eonoseete; Egh vtene dopo me, ma e tanto 
cli me ma""O' iol'e, ehe io non son degno nemmeno di seioglierli i le
o'aeeioli d~ITß seal'pe, Esso vi battezzera eollo Spirito Santo. » Men
tr' egli cosi die eva, viele yen ire verso di se Gesu Cristo medesimo, 
ehe ehiedeva cli essere battezzato: « 10 clebbo essere da Te battez
zato gli rispose Giovanni; e Tu vieni da me ? ~ - «Laseia fare per 
ora, 'gli r eplico Gesu; peroeehe si conviene ?~mpiere per Boi tutta 
la gillstizia, ~ Giovanni 10 battezzo, e 10 Spmto Santo seese sopra 
cli Ini in forma cli eolOltlba; mentre una voee dal eielo esclamava : 
c Qllesto e il mio Figlio diletto, in eui ho r!P?sto ogni Il!ia ,c?mpia
eenza, » (Primo affrcsco nellcL parcte (lIla Slnlstm clel GtuclzztO.) • 

Cristo ehe Ih\ a Sau Pietro 1e ehiavi (leI Regno (le' eieH. - I Farisei 
mandano gcnte armata per arrcstare Gesu, il quale li converfe.
Gesu fugge (laI 'fempio. - Il Signore domando ai Diseepoli cosa 
dicesse la gente di lui, Eglino rispo~ero: « Alenni di~ono. eh,e voi 
siete Giovanni Dattista, altn Gel'cnlla od alcuno degh antlClll Pro
feti. ~ - « Ma voi, ripiglio Ges~,. chi ~ite .vo! ehe i? si~?» -:- Simon 
Pietro rispose: « Voi siete il. Cl'lsto, Il .FIg~lUOI,o eh DIO ':Ivente. » 
E Gesu: « Tu sei beato, 0 Sl1uone, figho dl GlOna, perehe non la 
earne e il sangne ti ha riyelato questa yerita, ma il 111io Padre e,he 
e nei eieli. Ecl io t i dieo a te, ehe tu seI Pletro, e sopra questa ple
tra edifiehero la mia Ohiesa, e le porte de11' Inferno non prevarranno 
eontro di essa. A te daro le ehiavi dei Regno de' eieli; e tutto eio ehe 
aHai leO'ato sopra la terra. sara legato anehe nei eieli, e sara cli
seiolto a~ehe nei eieli tlltto eio ehe avrai c1iseiolto sopra la terra. » 
Il popolo non, faeeva altro cho parlare cli G.esu e de' suoi. mirl!-eoli; 
10 ehe vedendo i Farisei, e non potenclo soffnre questa testJmomanza 
ehe si rendeva a Gesu, mandal'ono gente armata per arrestarlo. Ma 
que' tali eh' erano vennti per prenderlo si misero inveee aneh' es si 
ad aseoltarlo eon meraviglia. Gesu eontinuava apredicare nel Tem-
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Vannucci Pietro, detto Pietro Perugino, n. 1446 ·m. 1524. 
pio molte verita importanti, ed a rimproverare ai Farisei I' iniquo l' 
disegno ehe avevano fatto di ueeiderlo e eereava di persuaderli 
della verita, parlaudo 101'0 eon doleezza; ma vedendo elie essi da-" 
vano di mano alle pietre per lapidarlo, se ne fuggi dal Tempio. 
(Quinto affj'csco nella pal'ete alla sinistm del Gi~tdizio.) 

Gruppo di sei A postoli e altre figure, alla destra 
dell' afft·esco. 

Gruppo di Apostoli eon Gesu ehe eonsegna le ehiavi 
a San Pietro genuflesso. . 

Gruppo di A postoli e altre figure, alla sinistm del
l' affresco. La quinta .figura, eomineiando a eon
tare dalla desh'a deI riguardante, e il ritratto dei 
PeruginO stesso. 

Testa di Gesu Cristo. 
Testa deli' Apostolo San Giovanni. 
Testa delI' Apostolo San Tommaso, 
Testa deli' Apostolo San Pietro. 

Le due teste delle seeonde figure, alla destra e si
nistm dell' affresco, 

Detta.gli 
deI suddetto 

affreseo. 

SANTA MARIA A EMPOLI VECCHIO 0 A RIPA. 

ORATOmO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA A RIPA. 

Chimenti ° Ghimenti Jacopo, detto l' Empoli, ll. 1554 m. 1640. 
La Coneezione. 

VICENZA, - MUSEO CIVICO. 

Dyck (Anton Van), di Anversa, n. 1599 m. 1641. 
Le quattro Eta delI' uomo, da una eopia eseguita sull' originale da 

Giuseppe Mamschini, 

VINCI detto ancora VINCI FIORENTINO. 

ORATORIO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA. 

Paolo (Fra) da Pistoia (Bernardino de1 Signoraccio), n. 1490 m. 1547. 
L'·Annunziazione di Maria Vergine. 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI E MUSAICI. 227 

VOLTERRA. - CATTEDRALE. 

Benvenuto di Maestro Giovanni De1 Guasta, n. 1436 m. 1518? 
La Nativita di Nostro Sign.ore GeSl! Cristo, eon Storia nel gradino della 

Beata Vergine, eioe: Ia Naseita, Ia Presentazione al. Tempio, 10 Sposa
Iizio e la sua Glorifieazione. (Questa tavola ben lavorata porta l'iscrizione 
seguente: Opus Benvenuti Joetnnis de Senis 1470.) 

Incerto de1 XV seco1o. 
L' Annunziazione di Maria Vergine. Tavola cui non pub precisarsi l' Au

tore, tl'ovandosi dietro scritto: Ba1'to1orYl/lnco me fece; e piit sotto: .Agno1o. 
Questa pittura fu fatta nel 1497, ed ha deli' esattezza dei tempi deI G,'il
.landaio, 0 vicini a lui. 

Leonardo da Pistoia c1e1 XVI secolo. 
La Madonna seduta in trono col Bambino Gesit sulle ginocchia, ed avente 

ai lati quattro Santi Martiri. Due Angioletti a pie deI trono stanno leg
gendo della musica, ed altl'i due in aria sollevano Ie tende deI baldac
chino. Questa tavola, il cui insieme e stucuato sulla Madonna dei Bal
dacchino di Raffacllo, esistente nell:;. Galleria Pitti di Firenze (vedi nostro 
Catalogo 1873, pag. 127), porta scritto: Opus Leonm'di P istol'ien. 1516. 

Lippi Fra Filippo, fiorentino, n. 1412 m. 1469. 
La Vergine sedente in trono col Bambino "Gesit sulle ginocchia, ed avente 

ai lati due An."eli con gigli in mrtllo, e piit avanti i Santi Antonio e 
Bartolommeo. fn alto, nella lunetta, I' Eterno Padre, ed in basso un gra
dino storiato. 

Signorelli Luca, di Cortona, n. 1441 m. 1524. 
L' Annunziazione di Maria Vergine, (Tavolct dipinta nel1491. ) 

Taddeo . di Bartolo, se ne se, n. 1363 m, 1422. 
Trittico gotico, diviso in diversi seompartimenti, avente nel centro la J.\IIa

donna col Bambino Gesit seduta in trono, ed ai lati Santi. Nelle cuspidi 
I' Annunziazione e I' Eterno Padre, in basso un gradino storiato. 

VOLTERRA. - COMPAGNIA DELLA CROCE DI GIORNO • 

Bazzi 0 Razzi Gio. Antonio, c1etto il Socloma, di Vercelli, n. 1474 m. 1549. 
Crocifisso, eon ai piecli della croce Ie tre Marie; indieh'o vedesi il Calvario 

e Gerusalemme, ed in alto fra le nubi una gloria di Angeli, . 

Cenni di Francesco di Ser Cenni, da Firenze. (Atf"reschi neUe pareti ese
guiti nel 1410.) 

La Nascita dei Redentore, ed i Pastori ehe, avvertiti dall' Angelo, s' in
camminano a visitarlo. 

La Sh'age degl' Innocenti. 
L' Arcangiolo San MicheIe da a Seth la medicina, un ramoscello delI' AI

bero dei bene e deI male, per guarire suo padre Adamo. Tornato Seth 
e trovato il padre morto, 10 fa seppellire, piantando detto ramoscello sul 
suo cadavere. 
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(Beg"e) VOLTERRA. - COMPAGNIA DELLA CROCE DI GIORNO. 

Cenni di Francesco di Ser Cenni, da Firenze. (.Affreschi neUe pareti ese
gZtiti nel 1410.) 

Detto r amoscello divenuto un grande albero, la regina Saba predisse che 
da quel legno doveva pendere il Mt:ssia, e Salomone 10 fece seppellire 
in una profonda buca. da dove 10 trassero gli Ebrei il giorno della Pas
sione di Oristo e ne fecero la Oroce. 

Per ordine di Costantino, Sant' Elena portossi a Gerusalemme per cercare 
la Santa Oroce, e la trovo sotterra sul monte Oalvario. Per provarne 
l' efflcacia l' accosto al cadavere di un defunto, che ritorno snbito in vita. 

Sant' Elena porta la Croce trionfalmente alla cittiL di Gernsalemme. 
Oosroe, re di Persia, facendo gnel'ra a])' Impero Romano, espugno Gerusa

lemme, portandone via la reliquia della Santa Oroce. 
Insuperbito Oosroe di tale acqnisto, si fece costruire un trono d' 01'0, sul 

quale sedeva facendosi dai sudditi Ol'are siccome Dio. 
M>L Er>Lclio, imperatore d' Ol'iente, mosse contro di Iui, ed un Angiolo ap

pe.rsc,gli nella notte gli assicul'o 1<L vittoria se avesse fatto precedere i 
suoi eserciti da])a Croce; infatti sconfisse gli eserciti nernici e di sua 
mano taglio la testa al 1'e Oosroe. Quindi con Ia riacqnistata Oroce si 
avvio trionfalmente verso Gerusalemme con l'intenzione di entrarvi per 
111. pOl·ta cui Oristo passo per andar e al Oalvario; ma essa non si schiuse, 
flnche nOll presentossi scalzo e spogli~to delle Sne vesti reali. 

L' Annunziazione di Maria Vergine. 

VOLTERRA. - PALAZZO PUBBLICO GIA DEI PRIORI. 

Bigordi Domenico, detto il Grillcmdaio, di Firenze, n, 1449 m. 1494. 
Il Redentore assiso sulle nubi, contornato da Cherubini e da due Angeli 

volanti, sta in atto di beuedire i sottoposti Sa nti Romualdo e Benedetto 
e le s-enuflesse Sante Attinia e GrpcilJiana. Alla sinistra della tavola ve
desi 11 busto di un .;\IolJaco Oamaldolese, forse e il ritratto di colui che 
commise questa pittura. 

L a Madonna assisa in trollO col Bambino Gesu sulle ginocchia, ed avente 
ai lati Santi. 

'3envenuto di Maestro Gioyanni Dei Gllasta, n. 1436 m. 1518? 
L' Annunziazione di Maria V cl'gine. Vi sono in piedi i Santi MicheIe e Ca

tel'ina e nel centro della tavola una mezza figura virile, in alto l'Eterno 
Padre fra una $lo1'ia di Angeli. Nelle cuspidi la Madonna col Bambino 
Gesu e Santi. (lu basso vi e sCl'itto : Opus B envenuti Joannis de Senis 
MCCCCLXVL) -

Scuo1a di Giotto, 
La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu sulle ginocchia, ed avente 

ai lati le Sante Lucia e Caterina. 

Signorelli Luca da Cortona, n. 1441 m. 1524. 
La Madonna col Santo Bambino in braccio e diversi Santi lateralmente, e 

in basso deI trono. Questa tavola e stata dipinta nel 1491 per commis
sione di Pietro Belladonna, religioso francescano. 

TAVOLA ALFABETICA DEI NOMI DEGLl AHTISTI 

I Dl CUI LAvORI SONO STATI DA NOI RlPRODOTTI co::\' IL NUJ\IERO DELLA PAGINA 

OVE E DESCRlTTO IL SOGGETTO. 

Ad&1I!ollo Cado (vivente), 176, 177. 
Albani Francesco (n, 1578 ?n . 1660), 132, 162, 

185. 
Albertinelli ;\lariotto (n. 1474 ",.1515),162,167 . 
Allegri Antonio, detto il Oo)"regBio (n. 1494? 

?n . 1534), 167 . 
Al101'i Alessandro (n. 1535 ?n. 1607), 162,167. 
Alunno (Ve~i NiccoliJ da Poligno). 
Ame1'iglti 0 1110righi Michelangelo, detto Gara4 

• aggio (n. 1569 n! . ]619), 162 . 
Andre« dei CaBtagno (Ve~i CaBtagno). 
And,'w. cl" Firenze (dei XIV Becolo), 190. 
Andt'ea di Giusto (fiol'iva allJl'incipio deZ XV se-

colo), 206. 
Andrea del Sarto (Vedi Vammcchi). 
A11.c[,·ea del Verrocchio (Vedi VeJ"l'occhio). 
Andl'cotti Federigo (vivcnte) , 177 . 
Angelico (Fra) (Velli P·ie.ole). 
Aretino (Vedi Spinello). 
A81J .. ·tini }l. Amico (n. 1474 m. 1552), 130,.184. 
Avanzi Jacopo dl Paolo. detto J(<Copo cJ;, 1!~' 

log"" (floriva n<l1870), 131, 132, 133, 130. 

u . 

J3achiacca (Arazzo), 174. 
Bagnacavallo (Ve~i BamcJ1ghi). _ _ 
B"ldovinclti Alesslo (n. 1427 ",. 1049), 16 , . 
Barbm·clli Giorgio, detto Giorgione (n . 1478 

.... 1511), 166, 168. 
B""bieri G. F., detto il Gltel'cino (n. 1590 

VI . 1666), 130, 132, 135, 146, 148, 149, 162, 
168, 213. 

Baroccio Federigo (Veui Fiori). 
Ba,.tolo senese (Vedi T"ddeo cli Bartolo) . 
Basaiti }larco (fim'iva nel 1500), 168. 
BaBBano (11) (Vedi r onte Leaml1·o). 
Bastaruolo (Vedi 11fa zzuoli) . 
BaBti«"i"o (Ve<l i PiliplJi). 
Bazzani Llligi (vivente), 177. 
llazzi 0 Razzi Gio\'. Antonio, detto il Sodoma 

(n. 1474 ",. 1.549),168, 176, 188 •. 201, 227. 
Berrto AllrJclico (Vedl Flcsole Fra ~lO\"aonl). 
B eccafumi Domenico, uetto llfeche)'"j,no (n. 1486 

?n. 1551), 188 . 
Bech'i Lnigi (vivellte), 17;. . _ 
BelliniGiovanni (n.nel 1426,"" clopo ,115]6), 18D. 
Renoenuti G. B., detto I' Ortolano (n. 1467 

m. 1.;2.5), 149. 

Benven.uto di lIfaestro Giovemni del GlLusta 
(n. 1486 VI. 1518 f) , 227, 228. 

B"'/"yden Ghcrardo (n. 1645 m. 1698), 168. 
Berna 0 13aJ·ne, (m. 1380), 125. 
Bevilacq"" (Cavalierc) (Vedi Salimbeni) . 
Bezzuoli Giuseppc, 154. 
Bianchi L. (vivente) , 177. 
Bicci di Lorenzo (n. 1878 ",.1452), 126, 202,203. 
Bicci (Lorenzo di) (n . 1350 ,no 1427), 168. 
Bicc; (Neri di) (n. 1419 ",. 1486), 1~8, 129, 162 , 

201. 
Bagnacavallo, detto il (Vedi Ramenghi) . 
BiBo)"di Domenico, uetto il Grillandaio (n. 1440 

m. 1494), 154, 161, 185, 220, 228. 
Bigordi Rodolfo, detto il Grilland«io (n. 148.1 

m. 1561), 162, 174, 175, 176,203. 
Blankho! Jean (n. 1628 ".. 1870), 186. 
Boccaccino (Boccacci) (n. 1442 ".. 1515), 149. 
Bononi Carlo (n. 1569 nL. 1682), 149. 
73ordignon Noe (viveJlte), 177. 
.BOI·clone Paris (n. 1500 m. 1570), 16" . 
BOI'gognone (Vedi CoU,·tOiB) . 
1301"rani Odoardo (vivcnte), l'i"i. 
Bosclt E. (vivcnte) , 177. 
Bouicelli (Ve~ i P'ilipel'i). 
Botticini ltrancesco di Gio. , 143. 
B1·eughel Giovanni (n. nd 1.569 0 verso il 1575, 

1n. nel 1625 0 1642), 162 . 
BrelLghel Pi etl'o, uetto il Vecchio (n.versoil 1ijlO, 

m. verBo il 1570), 186. 
Brizzi Francesco (n. 1574 m. 1628), 130. 
Brollzino Angiolo (n. ]502 "..1572),162.168,1 88 . 
Brun (Le) La Vigee Elisabetta Luisa (n. 1755, 

m. 1842), 168. 
B!"Uzzi Stefano (vivente), In. 
Bu.ff'alm(lCco Buonamico di Cristofaoo (viveva 

nel 1851), 154, 190. 
Bugiardini Giuliano (11,. 1481 1n. 1556) , 135. 
Buonacco1"8i Pietro (Vedi Vltga Pierino). 
Buonamici Fcrdinando , 154. 
Buon"r .. oti i\Iichelangelo (n.1475 m. ]564), 214, 

2 15,216,2 17,218,219. 
Busi Luigi (vive"te), 140, 177. 
Buzzi Federigo (vivente), 155. 

v. 
Caletti Giuseppe, detto i1 C"emoneBe (n, 1508 

VI. 1660), 149. 
{Jal iari Paolo, detto Pavlo Veronese (no 1-532 

VI . 1588), 135. 
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Oalvart Dionisio, detto il Fiarmningo (n. 1565 
m. 1619), 130, 133, 188. 

Calzolm·etto. (Vedi CappelUni) . 
Oanmcc/. Nlccolo (vivente) , 177. 
Gano Alonzo, detto cl Racionera (n. 1601 

m. 1665), 175. 
Cantarini Simone, detto il Pe8cu'ese (n. 1612 

m. 1648), 135. 
Cappellini Gabriele, detto Calzolaretto (n. 1500 

m. 1559), 149. 
Caravaggio (Vedi Amerighi). 
Cm'di Lodovi"o, detto il Cigoli (n. 1559 ,no 1618) 

163. ' 
Carlo del Giardino (Vedi Jardin Charle.). 
Carp«ccio Vittore (n. 1450 m.1519), 149, I H . 
Carpi (Giro1amo da) (" . 1501 m.1568), 133, 149. 
Carracci Agostino (n. 1557 1n. 1602), 135. 
Carraeei Annib"le (n.1560 m. 1609) 135 149 

163. ' , I 

Carraeei Lodovico (n. 1555 m. 1619), 135. 
Oarucci Jacopo, detto il Pontormo (n. 1492 

m. 1558), 136, 156, 158, 163, 188. 
Oa8sioU professor Amos (vivente) , 178. 
Ca.tagno (Andrea dei) (n. 1409 m. 1480), 162. 
Ca.tagnola professor Gabriele (vivente) , 155. 
Oecconi Eugenio (vivente), 178. 
Oecconi Niccolo (vivente), 178. 
Oenni cU SCI' Francc8co Cenni (lavari e8eguiti 

nel 1410), 227, 228. 
Oh ·ierici Gnetano, 155, 178. 
Chialli Vincenzo, 155, 
Oltimenti 0 Ghimenti Jacopo, detto l' Eml)oli 

(n. 1554 ... 1640), 226. 
Ohiodco'olo Giau ::Uaria, tliscepolo deI Francia 

130, 136. ' 
Ciardi Guglielmo (l'il'ente) , 178. 
Cigoli (Vedi Cardi). 
Gima,G; B., detto il Oonegliano (n. ve,'so il1460, 

dlpmgeva ancora nel 1517), 136. 168. 175. 
Cimab"e Giovanni (n. 1240 m. 1802) 15! 158 

16S. ' , , 
Ciseri cav. prof. Antonio (vivente) 168. 
Olon,et ° Gloet Franc., detto Jehamtet (n. Ve)'BO 

,I 1500, m. ne/ 1572), 168. 
Coff" Andrea, 178. 
Conegliano (Vedi Cim« G. B.). 
Oonti Francesco (n, nel 1681, vivcva ancora 

nel 1760), I GS. 
Conti professor Tito (vivente) , 17S. 
Correggio (Vedi Allegri) . 
Cortellini Michel. (n . 1480 m. 1542), 149. 
008me (Vedi 'Jura OOBimo) . 
0088a Francesco · (n. circa il1480, m. ne4 1474), 

132, 134, 149. 
OOBtn Gioyanni (l'il'ente), 178. 
Costa Lorenzo (n . 1450 m. 1585). 130, 131,132, 

131, 136, 150. • 
Cotignola (Vedi Marchesi) . 
Cotignola (Vedi Zaganelli). 
Gourtoi8 0 OOJ'tcBi J acopo, detto il Borgognone 

(n. 1621 m. 1676), 163, 169. 
Cre<!i (Lorenzo ui) (n. 1459 m. 1587), 154, 176. 
er",,,onese (Velli Caletti). 

D. 

Dalnl",io Lippo 0 Filippo di Maso (n. 
m. 1413), 135. 

D,,,,ie1e t/« Volterr« Velli Rieeitirelli). 

De Carli R"ffaello (floriva nel 1502) 163. 
De /lfaria E. ( vivente) , 1 'j 8. ' 
Della Vite (Vedi Tim"t<o). 
Dolei Carlo (n. 1616 m. 1687), 163, 169. 
Dom~n1,ch1,n.o (Yedl Zaml)ieri). , 
Do ... Battlsta (Luteri) , fratello di G-iovann'i, 

144, 145. 
Dossi Giovanni (Luteri), detto il Dosso deI XVI 

secol0, 144, 145, 150. ' 
Dow Gherordo (n. 1598 m. 1680), 16~. 
Dubles Jean (floriva nel 1729), 166. 
Durero Alberto (n. 1471 m. 1528), 169. 
DyCk (Antonio Van) (n. 1599 m. 1641) 163, 

166, 169, I S6, 226 . ' 

E . 

Elz"eimer Adamo (n. 1574 ,,;. 1620), 169. 
Empoli (Vedi Chimenti) . 
Ereole da Ferrara (Vedi G-randi). 

F. 

Fab"e Saverio (n. 1766 m. 1887), 169. 
Falmgal/oni Stefano (n. 1480 m. 1581) , 150. 

, Fattori Giovanni, 155, 178. 
Fattori Giuseppe, 155. 
Fausti"i Modesto (vivente), 178 . 
Favreuo Giacomo (vivente) , 178. 
F errari Giulio eesare (v ivente), 140. 
Fer·roni professor Egisto (-nil'e?tte) , 179. 
l~ianl1nil1go (Vedi Oall'U1't Dionisio). 
Fiesoie (Fra Giovanni da), detto Beato Angelieo 

(n. 1887 m. 1455) , 141 , 142. 
Pilipepi Alessaudro, detto Bottieelli (n. 1447 

m.1510),143, 154, 163,166, 169 219 220 
00 1 292 I , , 

./i'ili;);)i'Seba~tiano., detto il BaBtianino (n. 1582 
m. 1602), 145, 150. 

Fiz.ippillO LiPl'i (Vedi IAppi). 
Fini Tommaso. detto 1l1asolino da Panicale 

(n . 1883 m. 1440), 143, 156, 157. 
Fior~ntino (11) (Vedi R08so il Piorentino). 
F1,on Federlgo, detto il Baroccio (n. 1528 

m. 1612), 131, 169, 18S. ~ 
Fra B«rtolommeo (Vedi Portal. 
Fra Paolo da Pi8tvia (V edi Paolo, Fra, cl« Pi

sto,a) . 
France8cltini Baldassarre, detto i l Volterrano 

(n. 1611 m. 1689), 163, 169. 
Franeia Francesco (Vedi Raibolini). 
Franci" Giacomo (Vedi Raibolini). 
Franc,« Giulio (Vedi Raibolini). 
Franc.«ei Innocenzo (n. 1494 m. 1550) 131, 

133, 136. ' 

G. 

Gaddi Angiolo (n. 1888 m. 1396), 153, 169 , 
170, 203, 207. 

Gaddi Taddeo (n. ei"ea i11800, m. dopo i11866) 
159. ' 

Gagn",'''u", Benedetto (n . 1768 m. 1795), 170. 
G«lassi Galasso (n. 1870 m. 1488), 150. 
Garo/alo (Vedi 1'isi 0 TIsio). 
GaUa (Bartolommeo della) (viveva nel XV .. • 

colo), 125, 126, 129, 141. 
Gatti professor Annibale (vivente) , 179. 
GelaBio di Niccolo della Masnada di San Gior

'gio florito nel 1240, nI. "ei 1800), 150. 
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Gelli Edoarilo (vivente) , 179. 
Gerini Niccolo di Pietro (Vedi NieeoliJ). 
Gerino da Pi8toia, 176. 
Glwrardo Fiorentino, soprauuominato il llfini

tore (viveva verso Z(, fine del XV Becolo), 
136. 

Gherardo delle Notti (Vedi Hunthorst). 
Gioli Francesco (uivente) , 179. 
Giovanni da ftfilano (vil'eva nel1879), 159,206, 

207. 
Giovanni da PiBa, 103. 
Giordano Luc., detto Lue« I« prellto (n.1682-

m. 1705), 186. 
Giorgione (Vedi Barbarelli). 
Giottino Tommaso di Stcfuno (n. "ei 1824, vi

vev" aneora "ei 1868), 170. 
Giotto di Bondone (n. 1276 In. 1887), 125, 136, 

143, 144, 159, 170 , 190, 209, 212, 213. 
Gi1'olamo da Carpi (Veui Carpi) . 
Girolamo Juniore, creduto Pennucchi tli casato, 

detto Girolamo <!" 11-<viso (". 1508 m. 1554), 
134. 

Girolamo da Treviso (Vedi airolmno .Juniore). 
Giulim," ,I' Arrigo (Veui Pesello). 
Gi'"lio Romano (Vedi Pippi). 
Glisenti Achille (vivente), 180. 
Gonzctles Hartolommeo (n. 1564 m. 1627), 175. 
Gordigiani professor MicheIe (vivente) , 170, 180. 
Goz.oli Benozzo (Il. 1420 m. 1498), 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196. 
Gralflone (Micheie Seheggini), 160 . 
Granaeei Francesco (n. 1469 m. 1548), 189. 
Grandi Ercole, detto da Perram (n. 1491 

m. 1581), 150, 151. 
Greco Autore " 143. 
Grillandaio Domenico (Ycdi B igordi) . 
Grillanda'io Rodolfo (Yedi Bigurdi). 
Grütznel' Edoardo, I SO. . 
Gucreino G. F. (Vedi Barbieri). 
Guid« G., J 80. 
Guicli Costantino (vivente), 180 
Gui<!i TOlllruaso, iletto il Masaeeio (n. nel1402, 

m. ci1'ca il 1428), 15i, 158. 

D. 

Hagen (Jean Valider) (n. 1685 m. 1679), 175. 
Helst (Bartolommeo Vander) (n. 1618 m. verso 

il 1678), 175. 
Hemeline 0 }'fenliny Hans (n. 1480 m. 1495), 

163, 170. 
Heyden (Gio. Vander) (n. 1687 m. 1712), 170. 
Holbein Giovaulli (n. 1495 m. 1548), 164, 170. 
Hondekoeter Gisbert (n. 1612 m. 1658), I S6. 
Hondekoeter Melchior (n. 1686 m. 1695), 186. 
Honthorst G., detto Gherm'do delle Notti (n.1592 

m. 1666 0 80), 170. 
Hugtenburg (Jean Vau) (n. 1646 m. 1773), 186. 

J. 

19noti Autori, 12G, 129, 133, 166, 170, 186. 
19noto dei 1900, 133. 
Ignoto dei XIJI seeolo, 144. 
Ignoto dei XIV seeolo, 144, 160, 188, 206. 
19noto dei XV seeolo, 144, 160, 204. 
19noto dei XVI seeolo, 175. 
19noto dei X!'JI seeolo, 186. 
19noto dd prineipio dei XIlI 1C0010, 205. 

Ignoto dei principio del X VI secolo, 126. 
19noto To.eano, 170, 18S. 
19noto Toscano del XV 8eco1o, 155. 
Incerto Autore, 133, 136. 
Ineel·to Autore (Arazzo), 174. 
Ineerto Autore (Tappezzeria deI XIV secolo), 

188. 
lncerto attribuito al Tinto~'etto 0 al Bassano, 136. 
Incerto deZ XV secolo, 227. 
Incerto dell' epoc« cli Jacopo Avcmzi, 133. 
Incerto del principio deZ XV secolo, 134. 
Indano Girolamo, 1S). 

Jaeopo da Bologna (Yedi Avan.i). 
Jaeopo da Casentino (\'edi Lanolini) . 
Jaeo]Jo di Paolo (viv .. « alla meta dei XV se· 

eolo), 137. 
Jacol'acci Francosco (vivente), ISO. 
Jardin (Charle du), detto Carlo dei Gi«,.dino 

(n. 1625 ? m. 1678), 186. 
Jehannet (Vedi Clonet 0 Cloet Francesco). 

Ka1tffman Angelica (n. 1741 m. 1807), 170. 

L. 

Landin; Andrea (viveutei, 180. 
La .. eren. G. (vivente) , 180. 
Landini Jacopo. detto Jacopo da OccBentino 

(viveva n,l 1865), US, 129. 
Lumen (VanderJ, 186. 
Lapi Ernilio, 155. 
Laurati (Vedi Lorenzetti) . 
Lega Silvestro (vivente), 180. 
L emon Artm'o (vil'ente), 1 SO. 
Leonardo da Pistoia (dei XV! seeolo) , 227. 
Leonw'do da Vinci (Yecli Vinci) . 
Let. Autonio (~ivente), 180. 
Leyda (Luca di), d __ tto Luca cl' OZanda (n.1494 

m. 1588), 185. . 
LigozziJacopo (n. neI1543,m.do]Jo iI1682), 188. 
Lingelbaeh Jean (n. 1625 m. 16871), 186. 
Lippi Filippo, detto Filippino (n. 1460 m. 1.505), 

130, 114, 1:;7, 158, 16!, ~Ol, 204, 207. 
Lippi (Fra Filippo) (n.14 12? m. 1469), 15!,201, 

206, 207, 22,. 
Locli Massimiliano (n. 1816 m. 1871), 153. 
L01lghi Fraocesco, 213. . 
Lony1'i Luc. (m. nel1580 di anni 78), 20S, 2 13. 
Lorentino ,I' Andrea (dei XV seeolo) , 126, 128, 

129. 
L O"enzo cl i Boloana (Vedi S"bbatini). 
Lorenzo di Credi (Veni Cre,li). 
Lorenzo di Ferro (Vedi Zacchia). 
Lorenzo (Don), monaco camaldolese (operava nel 

1410), 171. 
Lo""'zo di Niccolb (dei XV seeolo), 141, 161). 
Lorenzetti Pietro di Siena (lavoro dal 1827 «I 

1850),128,140, 142,171, 196, 197. 
Lue« d' OZand« (Vodi Leyda). 
Luea la Presto (Vedi Giord,,,,o Luea). 
LIteiano (Fra Bastiono), detto Seba.tiano dei 

Piombo (n. 1485 m. 1547), 161. 
Luini 0 Lovini Aurelio (n. 1530 m. 1590), 171. 
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Luini 0 Lovini Bernanlino (viveva anche clopo 
il 1530), 185. 

Luteri B"ttist" (Ve<1 i Do .. ") . 
Luteri Giovanni (Vedi D08si) . 

lU. 

~l[accari Ces9re, 18l. 
llfainar~i Sebastiano di San Gimignal10 (n . .... 

1n. c,rca il }.)}.5) . 160, l.l. 
.. Mainer ·i :\ntol1io di Ba.rtolornmeo 137 
},{alate8trt N., 18 1. ,. 
Mancinelli G., 181. 
},Ianiera di Rodolj'o del Grillandaio, 176. 
llJaniua del &gna, I i.j. 
J\fansueti G. (n . eil'ca. il 14·30, nel1500 lavorava 

a Treviso) , I/I. 
jJr,mteyna A lIdre" (n. 1431 m. 1506) , 171, 188. 
Ma,·atu. Carlo (n. 162.5 w. 1713), 164. 
llfarcantonio Raimonui (m01'to 1JOCO dopo il 

1527), 140. 
Marcneci "Iichele, 181. 
MW'gal'iton" di Arezzo (rlel Xl V 8ecolo), 126, 

129, 160. 
1J.lal'chrsi Girolamo, detto Ootignola (n. 1471 

w. 1.540), 137. 
11[",·co Zoppo (Ved i ZOl'l'o) . 
Jlartellini Giot'anni (n . 16.59 nt ••••. ), 164. 
J.l[((l'tini Si mono, el'l'oneamente dotto 8imone 

J1em",i (n. 1285 m. 1344), 161, 197. 
11Iosaccio (Vedi Guirli) . 
Jll osolino da Panicole ('relli Fini). 
J\[asEari Pompco, 181. 
~l[azzaroli '1'. (vit:cnte) , 18 l. 
1.1fazzola Franc., llctto il P'/}'migianiuo (u.1503 

m. 1.340) , 137. 
ilfazzolini Lodovico (n. 1481 m. 1580), 137,1 51. 
;,lIazzuoli Ginscppo, detto il Bastaruolo (n. verso 

il 1536, m. nel 1.389), 151. 
~l[echeJ' ino (Vcui Bccc(tfU1II1). 
Jremli~y (Vedi De11leli"v) . 
IIJf'Jli1ni Simone (Vet1i jlJadini) . 
l't1ichelangf'lo (Vedi BU011CtlToti) . 
Mieri8 (Frallcesco Vall) (n. 163.5 n< . 1681), 171. 
Mileoi Alessnndro. 181. 
. Miniaio)'c (Vedi Ghel'ardo il Fiorentiuo) . 
Jlforadei Artm'o (viventc) , 18 1. 
-lllol'elli profes~or DOlllenico (vit;ente) , 181. 
JJol'(fal'i Rodolfo, 155. 
M""dci deI V .ecol0 (Ra"enna) , 210, 211, 213. 
Jlusaico dei IV secol<> (Ha.vol1nu), 213 . 
Mu"lico della fine dei \' secol0 (Ravenna), 212. 
.1ruwiro <1el principio deI n secol o (Ravenn,,) , 

2 11 , 212. 
Jfnoaico dei VI secolo (Ravenna) , 208,209,210. 
.IIuoaico della meta deI Yl secolo (Ravenna), 

~1 3 . 
J.llusaico Bizantino (a Firenze), 1 i4. 
ftfuiJfJini professor Llli gi (vivellte), 155 . 
Jfuzioli professor Gion1llu i (vivente), la1. 

~. 

N,tlven ;Uatteo, 187. 
N et8cher Gaspero (n. 1639 n'. 1684), 171. 
Niccoli; dn G"C1l1ona (,IPI XVf 8<colo), 137. 
NicCQZu da, Foligno, soprannom inato II AlmUlo 

(viv .. a ,dia flne dei XV 8ecolo), 137 . 
Niccolii di Pietro Geri"i (dei XIY"colo), 160, 

205, 206. 

O. 

a ch terveide (Jacopo Van) (dei XVII "colo),187. 
Orcagna ~U(lrea (n. 1320 circa, e nel 13 76 piu 

non vwevll), 197, 198, 199. 
Orc«9nc, Bernal'do 0 Leonardo 199. 
Orfei Orfeo (vivent,), 140. ' 
Ortolano (Vedi Bcnvennti). 

I'. 

Panett' Domell ico di Fen'ara (n. 1460 ... 1531). 
151. 

Paoliui Pietro (mol·to vecr:kio circa 1:l1682) , 189 . 
Paolo (Fra) da Pistoia (n. 1490 m. 1547), 226. 
Paolo Veronese (Yedi Calim·i) . 
Pa}JCl8cello 'l'olllmnso, scohtro di Signorelli Li:? 
Parmigianino (Vedi Jllaz.:mola). ' 
Parroccl Gius. (n. 1646 m. 1704), 171. 
Pascutti A., 181. 
PaJ3saroUi B~rtolommeo (n. 1.530 m. J.592), 131. 
Paulyn ürazlO (n. circa. il 1645) , l"j l. 
Pecol'i Domellico tli Pietro Vanni, 126, 128. 
PCl'ltgino (Vcd i V(mnucci). 
Pe8w'ese (U) (Ved i Cantal'ini 8i1l10ne) . 
Pesello, Giuliano d' Arrigo chiamato (n. 1867 

m. 1U6), 171. 
Petri Niccola, d iscepolo di Giotto (1391), 20~. 
Piero della, Franccsca di BOl'go San Sepolcro 

(n. circa il1410, 11l . 'lel 149.j), t 25, 1~7, 172. 
Piero di jlfiniato (del principio del XV secoloL 

206. 
Pictro di Pucc io da Orvieto, 199, 200. 
Pillement Giovalllli (n. 1728 Jn. 1808) , 171. 
Pippi Gilllio, detto Giulio Romano (n. 1492 

m. 1546), 164, 166 . 
Pittara Carlo (vivente), 181. 
Pollaiolo (Antonio dol) (n. 1429 m. 1498). 164-, 

172. 
Pollastl'ini En ri eo, 155. 
Fonte Leandro, Lletto 1'l Bt;18Sa11O (n . 1558 

m. 1628), 166. 
Pontor1lto (Vcd i Gal'ltCci) . 
Porta(Fra ßartolommeo della) (n. 1475 ", .1517), 

16~, 185, 189 . 
Pl'ati Engenio (vivente) , 181. 
P"ocaccini Ercol. (flor, nel 1571), 131. 
Pn .. ino Kiccolo (n. 1594 m. 1665), 187. 
Py,weke,' Adaulo (n. 1621 m. 1673L 172. 

Quadrone G. ß. (vivente) 181 , 18". 

R . 

Raibolini Franeeseo, dctto il.J?rcUlcia 130 131 
133, l 37, 138, H5, t85, 187, 188.' , 

Raibolini Giacolllo, uetto illi'rancia, 130, 138. 
Raibolini Giulio, uetto il P'l'ancia, 1 :38. 
Racio"e,.o (1,1) (Vedi Gano Alonzo) . 
Rajj,,,llo (\'edi Sanzio) . 
R aggio G. (vivente), 182. 
llaimondi lUarcantonio (Vodi Jl1al"cantonio ). 
R amenghi Bartolommeo, detto Bagnacavallo 

(n. 1438 m. 1556), 138. 
Reni Guido (n. 1575 m. 1642), 138, 139, 164 

166, 17~, 187, 189. ' 
Reschi Pandolfo (n. 1643 nI. 1699), 16t . 
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Ribe..a Giuseppe, aetto 10 Spagnoletto (n. 1588 
",. 1856), 164. 

Ricci Pio (vivente), 182 . 
Riceiarelli Danicle , <letto Daniele da Volterra 

(n. circa il 1509, m. ncl 1566), 189, 208. 
Rico Andrea (m. nel 1105), 172. 
Rinaldi Clandio, 182. 
Robu8ti Domenico, figlio di Jacopo detto il Tin· 

toretto (n . 1562 m. 1628), 151. 
Robu8ti Jacopo, detto ·il Tintore!to (n. 1512 

m 1594) , 164, 189. 
Ron.tinelli Niccolo (dei XV 8ecolo), 208. 
R08a Salvatore (n. 1615 on. 1678), 16.), 172. 
R088elli Cosimo (n. 1438 nI . 1507), 172,222,223. 
Rossi Scotti Lemmo (vivente) 182. 
R0880 (11 F iorentino) (n. 1498 m. 1541), 156. 
R uben8 Pietro Paolo (n. 1577 m. 1640), 167, 

172 , 185 , 18 •. 
R "isde"l Giacobbe (n. 162.5? nI. 1681) , 172 . 

s . 
Rabatelli Giuseppc, 1;)5. 
Sabbattini L. , detto L01'enzo cl·i Bologna (mor

!o nel 1577), 131, 132. 
Salimbeni Venturn, detto il Oavaliere B evi-

lacqua (n . 1567111. 161.9). 189. 
Sanesi professor Ticcola (v,:vente). 155. 
SWl i Alessandro (vivente), 18:2 . 
Sani Vavid (viven!e) , 182. 
Santi di Ti!o ° Ti!i (n. 1538 m. 1603), 165 . . 
Salvi G. B., detto S«880/er1'''to (n. 1605111. 1685), 

172. 
Salt1'ni Pietro, 182. 
S.»zio Raffaello (n. 1488 111 . 1520), 139, 165, 

167, 172 , 175, 176. 
Sarto (!leI) (I'ed i Fann"cchi) . 
Sas8etto, 141. 
Bas80ferrato (\'ed i Salvi G. B.). 
Scaffai Luigi (vivente), 182. 
Scw'sella Ippolito, <letto 10 Scar8ellino (n. 1580 

m. 1651), 146. 
Sca1'sellino (Yedi Scarsella) . 
Scheggi"i MicheIe (\'edi Gra/flone). 
Scuola di Fra Bal'tolommeo, 206. 
Scuola <1el Costa, 151. 
SClwla fiammi ngn. (Maniera ui .1.1femlil1g), 173. 
Scu,ola fiorentina dei XIV secolo, ~07. 

'Scuola fiorentina deI XV secolo, 207. 
Scuola fiorentina <1el XVI secolo , 207. 
Scuola giottesef\ , 20ft 
Sottola di Giotto, 144, 160, 228. 
Scuola dei Grillandaio Bigordi Rodolfo, 207. 
Scuola deI Peru gino Pietro Vannltcchi, 125. 
Sc.tola di Pi er <1ella Francesca , 127. 
Scuola di Raffaello Sanzio, 139. 
Scuola di R nbens Pietro Paolo dGI XVII se

colo, 187. 
8cuola di Andrea deI Sarto Anrlrea Vtmnucchi, 

173. . 
Scuola senese, 129, 143,205. 
Scnola senese <1el XIV secolo, 160. 
Scuola di Signorelli Luca, 129, 14 1, 142. 
8cuola veneta, 16 •. 
Scuola d' Umbria, J29 .. 
Sebastiano elei Piornbo (Vedi JAwicmo). 
Segoni Alcide (vivente) , 182, 183. 
Serena L. (vivente) . 183. 
Seybolt Cristiano (11 . 1697 m. 1788) , 165. 

Signm'elli Francesco (si ha memol'iafino al1.560), 
141. 

8ignorelli Luca (n. 1441 fit. 1524), 12;), 129 , 
14 1, 142 , 143, 165, 22~ . 225, 227, 228. 

Bimone da Boloy»a, detto dei Grocijiosi (flor, 
"ei 1876), 132, 134, ta9. 

Sira"i El isabetta (n. 1688 m. 1665), 139. 
Bnyder8 0 Sneyd,,'o F. (n. 1579 111. 1637), 173, 

187. 
Bodoma (Vedi Baz,i) . 
8pagna Gioranni (fiOl'ito nelJ.507, m. uel 1540), 

176. 
Sl'agnoletto (Vedi Ribera). 
Spencer Stanhope (vivente), 183. 
Sl'inello Aretino (n. 1318 nI. 1410), 126, 127 , 

129, 200. 
Sl'inello Pani (ci oe Ga8]>a>'ri), figlio deI sud-

detto, 126, 127. 
Sl'inello (Pa ni <li) 128, 130. 
Steen Giovallni (n. 1626 111. 1679), 173. 
Sternina Gherardo (? n. 1354 m. 1408). 204. 
Sustermans 0 SublJtermans GillstO (n.. 1597 

m. 168J), 165, 167 , 173, . 189. 

Tamburini Arn aldo (vivente) , 183. . 
Tadd<o di Bartolo senese (".1363 m. 1422), 2n~ 
Ta~si Agostino di Pietro Buonamici (n. 1566 

m. 1644), 166. 
Tede8co Micheie (vivente) , 183. 
Tiarin" Alessand ro {n. 1.577 m. 1668), 139. 
Tibaldi P ell egri ll o (n. IJ27 m. 1581), 139 . 
Tierce G. B. (operava SItZ cudere del 8ccolo pas-

BU!O), 1 i3. 
Timo!co (Della Vite), 151. 
Pi1JtoreUo Domenico (Vedi Robusti) . 
Tintoretto Jacopo (Vedi Robllsti). 
Tisi 0 Tisio Bel1vcnuto, detlo il GaroJalo (n. 1481 

m. 1559), 145. 152, 15:3, l'i6. 
Titi (Vedi Santi di 1'i(0). 
J'iziano (Vedi Veccllio). 
'l'o ma Gio\'acch illo (Vivc11Ie) , 155, 183. 
'l'rai/li Francesco, scolaro d" Orcagna, 201, 202. 
Trionfi Emanuele (viventt) . 155. 
TIwa Cosimo, detto auche Cosme (n.. circa 

il 1406, viveva al1CQ1'a nel 1480), 146, 147. 
148, 153. 

Turchi Gaetano (n. 1815 m. 1850) , l53. 
Turletti C., 183 . 
Tusquets, 183 . 

'IJ. 

UcceUo Paol0 (n. 1397 m. 1475) , 173, 206. 
U80i professor Stefano (vivente), 155, 183. 

v. 

Yoga (DeI) , 0 de' Ge~'i Pierüw, ossia Pierino 
B on"cco,.8i (n. 1499111. 1547), 185, 187,201. 

Vnn Dycl, (Ved i ])ycl,). 
Van Hugtenburg (Vedi JIuytenburg). 
Van 1I1ier·is (Voui Mieris). 
Van achterveide (Ved i OchtC'Velde) . 
Vancler H agen (Vedi Da:/eu). 
Vander Helot (Yed i HelB!) . 
Y ,mder Hcyden Gio. (YeJi Hei/den) . 
Voneler Lumen (Yedi Lamen). 
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Vander Weide (Ve~i Weide ). 
Vander Werff (Vedi W"':ltJ 
Vannucci Pietro, detto il Perugino (n. 1446 

,n. ]524), 133, 139, 153, 167, 173, 2~5 , 226. 
Vannucch'i Andrea, detto And1"ea deZ Sarto 

(n. 1487 m. ]581), 144, 15l, 156, 160, 16i. 
173, 201. 

Vasa"i G io r~io (n. ]512 »I. ]574), 125, 189, 208. 
Vecchietta Lorenzo di Pietro (n. 1410 m. 1480), 

173. 
Vecellio Tiziano (n. 1477 m. 1576), 153, 166, 

167, 173. 
Vela8qILez, Don, Diego di Silva (n.1599 nI. 1660), 

18i. 
Veneziuno Antonio (n . •. .• m. ]387), 200, 20 1. 
Verrocchio (Andren deI) (n. 1482 m. 1480), 154. 
V'en;',.< G. B. (n. ]620 m. 1660) , 187. 
Vigri Caterina (n. 1414 m. 1463), 139. 
Vinci (Leonardo da) (n.1452 m. ].5]9), 167,1 H. 
Vinea professor Francesco (vivente), 183, 184. 
Vitale da Bologna (1350) , 133, 139. 
Vite An ton io (vive.« nel 1408), 205. 
Viti Timoteo (n. ]469 m. ]523), 139. 

Vivarini Antonio e Bartolommeo (vivevano 
nel XV 8ecolo), HO. 

Volterrano (Vedi Franceschini). 
Voltz F. (vivente) , 184. 

w. 

WeZdc (Adriano Vander) (n. ]639 m. 1672), 187. 
Werf! (Adriano Vander) (n. ]659 m.1722), 174. 
Wintrach, 175. 

z. 

Zacchia il Giovine, detto Lorenzo diJerro (vi88e 
nel 8ecolo XVI), 1S9. 

Zaganelli Francesco, detto il CotignoZa fjiorito 
circa il 1470, m. nel 1518), 15::!. 

Zampieri Domen ico I detto il DOTne"fLichino 
(n. 1582 m. 164]), 140 166, 187, 189. 

Zoppo Marco (vi88e circa il 1498), 135, 140. 
Z,tccheri 0 z',ccaro Federigo (n. 1548 m. 1609), 

187, 189. 
Zm'baran Francesco (n. 1598 m. 1662), 176. 
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Palazzo Rospigliosi (Galleri .. Pallavicini) ......... . . ... .. 239 
Villa Lallte so l Gianicolo .. . ....... .. .........•. : .. ... .. 240 
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NB. - La. spiegazione della. 1 
seguente nome.nclatura, prezzo e 
gr:mdezza., vedl pag. 10. 

FIRENZE. - GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

FiesoIe (Fra Giovanni da), detto Beato Angelico. 
La Madonna seduta col Bamhino Gesu sulle sue ginoc

chia, detta lct Madonna del Tabernacolo. 

Cinque dei dodici Angioli decoranti il Tabernacolo sud
detto presi separata meute . . 

= I Gruppi diAngioli nel qlladro l'Incoronazione della Vergine. 

MILANO. - GALLERIA BRERA. 

Albani Francesco. 
Festeggiamento degli Amorini per 11' rapita Proserpina. 

ROMA. - PALAZZO ROSPIGLIOSI. 
(GaU .. ·,,, Pall«vicini.) 

Reni Guido. 
L' Aurora. 

1 Vedi nostt·o Oatalogo 1878, pag. 159 ft 182, e Prima AppenrUce al 1IIede
ai11lo 1876, pag. 1 6~ a 169. 
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9308 11 759 

9309 11760 

931011761 

9311 11762 

931211763 

9313 11764 

9314 11765 

931511766 

9316 1176. 

9317 11768 

9318 11769 

931911770 

9320 11771 

9321 11772 

9322 11773 

PARTE TERZA. - RIPRODUZIONI DI INCISIONI E COPIE MODERNE. 

ROMA. - VILLA LANTE SUL GIANICOLO. 

Pippi Giulio, c1etto Giulio Romano. 
Genio di Cibele 0 Amore magnanimo. 
Genio dei Misteri 0 Amore geloso. 
Genio di Marte 0 Amore intraprendente. 
Genio di Pane 0 Amore pazzo. 
Genio di Bacco 0 Amore crudele. 
Genio di Diana 0 Amore veloce. 
Amore trionfante 0 Unione d' AmOl·e. 
Venere 0 Trionfo d' AmOl'e. 
Genio di Bacco 0 Trionfo di Bacco. 
Genio di Sileno 0 Trionfo di Sileno. 
Nettuno. 
Plutone. 
Cerere. 
Anfitrite. 
Ratto di Europa. 

Ri prodotti da acqua
relli gia di proprie
ta deI principe Paolo 
Demidoff, eseguiti da 
Pantaloni F elice su· 
gli originali di Giulio 
Romano. 
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Fie801e (Fra Giovanni da), dctto Beato Angelico ••. 

Pipp' GiuJio, detto Ginlio Romano . .... 

Reni Guido .•.......... . ...... 

. . .. . ...• 239 
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Ritratti (Idem) . 
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NB.-La spiegazione della seguente 
nomenc1atura, prezzo e grandezza, yodi 
pag. 10. 
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s i = ~ :; 
= I ~ : ~ ~ .c 

'" :< ii: ~ r4 

"0 

'" ,-

M ISCELLAN EA. 

Botanica. 

Aeonium Saundersi, in vaso. 

Begonia contess? Pandolfini. 

Caladiul1l prince Albert Edward. 

Castagno d' India, nel Giardino Boutourlinn. 

Cedrus Deodal'a, nel Gial'dino Demidoff a San 00-
nato. Seminato nel 1852 da Antonio Steffatsche7c. 

Pandanus Sylvestris (Rumph Molucche), nel R. Isti
tuto di Studi Superiori. Giardiuiere Bastianini. 

Rododenori e Azalee (Gruppo di), nel Giardino Bou-
tourliun. 

Rose (Panierina di). 

Rose ·(Ciocche di) posate sopra a Licopodium. 

Ruscus Audroginus L in (Isole Canarie), nel Giar-
dino Demidoff a San Donato. . 

Sofora, nel Giardino Boutourlinn. 

Costumi Italiani. I 

Arciconfraternita della Misericordia.. 

GrupJlo di Fratel~i di. questa V.enerabile l Questa be
Al'CICOnfratel'llIta, III atto cl! deporre nemeritae 
nel C~taletto un uomo caduto da una filantropi 
fabbl'lca. ~ ca Asso-

Id. col Cataletto in spalla in atto di ciazione 
portare il detto ferito all'Ospedale. venne ori-

ginata per iniziativa di un popolano chiamato 

t. Vedi nostra Prima Appendice al Oatalogo 1878, pag. 175. 
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NB. - La spiegazione del1a seguente 
nomenclatura. prezzo 0 grandezza, \'edi 
pag. 10. 

i 
.,; 

ci = 
~ ;a 

d :1 = .Q ;< e < 0:; :ä ~ '" 

9325 
a 

932. 
9328 

9335 
8827 a 

9339 

9340 
a 

9344 

9345 

9346 

9347 
9348 

6 

9349 

PARTE QUARTA. 

(8ey"e) Costumi Italiani. 

Arciconfraternita della Misericordia. 

Piero, figlio di Luca BOI'si, il quale in avanzata eta, 
mal sopportando il brutto eostume deI bestemmiare, 
riusei a eonvineere settanta od ottanta faeehini, di 
eui egli faeeva parte, di astenersi da tale abbomine
vole vizio, e stabilirono neU' anno 12-10 0 1244 ehe 
eoloro, i quali non avessero osservato tale pre
serizione, sarebbero incorsi nel pagamento di uua 
mnlta, e cio secondo una traclizione ehe fu in gran 
credito fino alla meta deI seeolo presente; peru cli 
sienro si sa ehe nel 1329 era in fiore. II retratto 
di tali multe "enne impiegato per I' aequisto di 
sei zane destinate a trasportare i malati, i feriti 
ed i morti. Qneste zane nel 1478 non venivano 
usate ehe per easi meno gravi, avendo sostituito 
alle medesime il eomodo eabletto portato da quat. 
tro persone. In poco tempo quest' Assoeiazione di 
earita aequisto molla reputazione, le sue risorse 
aumentarono e erebbe la sua celebrita. Nel 1576 
stabili la sua residenza in Piazza dei Duomo; dove 
troyasi tuttora, e la quale vennegli donata da 
Francesco I ed in seguito abbellita dal granduca 
Pietro Leopoldo. Nel Catalogo dei Confratelli in
eominciato I' anno 1338 e continuato fino ai nos tri 
giorni, si rileya i nomi di un gran numero di 
Pontefiei, di Sovrani e personaggi distinti eui 
hanno appartelluto ed awartengono a quest' Ar
eieonfratel'llita. - L' assisa dei FrateUi e una ve
ste lunga di tela nera,la quale eon huffa e ghette 
gli naseonde da eapo a pie la persona e si stringe 
ai fianehi eon cintura di eorda. Dn cappello di 
feltro a larghe falde ed il rosario con uniea rne
daglia ne eompongono il fornimento. I Servi ve. 
stono livrea, eo. uno di questi vedesi sempre 
avanti al C9.taletto. quando trattasi di easo for
tuito 0 di morte. 

Costumi di Ca1abria. 

2t... Costume ealabrese c1i Donna (Filomena), tre pose. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

di Donna (:M:aria), sette pose album, una 
piceola, una mezzaua e una grande. 

di Donna (Teresina), einque pose album 
e una earta. 

d' Domo (Luigi), einqu6 pose. 

d'Domo (Pasquale), una posa. 

Gruppo (Teresina e Maria), una posa. 

Gruppo (Carolina e Maria), una posa. 

Gruppo (Teresina e Pasquale), due pose. 

NB. - La spiegazione deBIL seguen~~ 
nomencla.tura, prezzo e grandezza, vom 
pag. 10. 

8828 
6 

8829 

8830 
a 

8834 , 

ä . 
.Q 

< 

9350 
6 

9351 

9352 
a 

9357 

9358 

g359 
a 

93i7 
93.8 

a 
938 \ 

., ., 
~ 0 

c 
c 

~ 0:; 
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(8ey"') Costumi Italiani. 

Costumi di Calabria. 

*- Costume ealnbrese, Gruppo (Teresina, Fil.omena e 
Pasquale), due pose. 

Costume di Sardegna. 

Donna di Tiesi, sei pose album e due earta. 

Ritratti. 

Vittorio Emanuele H, re d' Italia. 

Zoologia. 

Agnello. 

Cani, diverse razze c pose. 

Cayalli, diverse razze e pose. 

Merli (fotografati morti). 
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ERRATA-CORRlGE AL CATALOGO GENßRALE DEr: 1873 

E ALLA PRIMA APPENDTCE DEL 1876 . 

~ 

CORRIGE ~ = ~ :;; ERRATA 
0 ~ " = i< ~ 

" ::l .;; ii: f;iI 

PARTE 1. - Catalogo 1873. 

IS32 - 4OS1 - Pag. 14. Assunzione Trasfigur azione 

IS5ß - 4087 4~5; 1 
Corretta Ja descrizione a pag. 35 

1857 - 16. della P"ima Appencliee al Ga-
talogo 1876. 

1886 - 18. Luca della Robbia I Andrea della Robbia 
ISS7 - 4101 -

18. Museo di San Marco 
[ Museo ~azionale (Vedi p[l,g. 37 

1894 - 4105 - della P"ima Appencliee al Ga-

I : l talogo 1876) . 
2004 - \ Ml1 seo Nazionale (Vedi pagi-
2005 - 28. Galleria degli Uffizi ne 35 a 39 della P"ima Ap-
2007 -

1= 
I pendiee al Gatalogo 1876) . 

200S :~ fS2 -
2045 1 -

( Museo Nazionale (Vedi pag. 16 
4164 - I 30. Galleria degli Uffiz i delln Seconcla Appendiee al 

2046 1 
- 4165 - \ I Gatalogo 1881) . 

20-li 4166 
- ; 30 e 31. Galleria degli Uf-

1 Museo Nazionale (Vedi pagi-
• • ne 35, 36, 39 e 40 deHa Pl'ima 

2072 4182 fizi Appendiee al Gatalogo 1876). 

I 61. N. 2571 I N. 3571 
1 PAUTE 1. - Catalogo 1876. 

- Pag. 14. Campiglia ! Campigna. snl fianco orientale 
7745 della Falterona. 

6052 - 7i60 - 19. San Lnigi San Lodovico 
55. N. 7829 N.792<) 

PARTE II. - Catalogo 1873. 
2464 -

= 1 Vannl1cci P. , detto P . P erugino 
2465 - Pag. 73. Sanzio Raf}'[I,ello 
2486 -j 

l Gerini Kiccolo di Pietro (Vedi 
• 78 e 79. Giotto di Bondone pag. 101 della P"ima Ap-

2489 . pendiee al Gatalogo 1876) . 

2490 I ~ Corretta la descrizione a pagi-
• -j 79. na 159 dell[l, Seeonda Appen-

2495 diee al Gatalogo 1881. 
2527 -l ~ Corretta 1[1, descrizione 11. pagi-• 
2530 8I. na 161 della Seeoncla Appen-
2538 -

= ~ 
diee al Gatalogo 1881. 

2539 - f Corretta la descrizione a pagi-
2544 43 16 -.1 ne 156 11. 158 della Seeonda 
• • 81 e 82 . Appendiee al Gata/ogo 1881. 2567 4319 

- 1
2707 -I 91. Hemeling 0 Memlic I Hemelinc 0 l\'Iemling 
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ERRATA 

Pag. 93. Messis 

98. Broeche Vander 
98. Cristo Crocifisso 

,. 101. Una Nereiae, ec. 

,. 102. Ninfe e Amori, ec. 

,. 117. Filippino Lippi 
,. "121. Porbus F. 
,. 133. sorretto dalla Mad

dalena 

» 137. La Cena degli Apostoli 

,. 139. Ciseri Gesare 
,. 147. Tre teste 
,. 149.· Un serpente 

75. N. 1445 

PARTE H. - Prima Appendice 
al Catalogo (1876). 

Pag. 97. Chiesa superiore 

97. San Francesco 

,. 103. 

,. 105. dei letto 

,. 127. Presbyter P. F. 
» 133. Scuola di Perugino 
,. 141. Un santo Vescovo 
,. 152. I Santi Martiri Corcu

miensi, di Corcmn, 
citta della Fiandra 

PARTE III. - Catalogo 1873. 

Pag. 168. Sibilla Persica 
172. Galleria di Belle Arti 
173. Santa Cecilia 

177. Cena degli Apostoli 

178. Halliback 
» 165. N. 1656 

CORRIGE 

Metsis 

Broecke Vanden 
Cristo Risorto 
Circe che J?orge da bere ai com-

pagni dl Ulisse 
Nascita di Castore e Polluce. 
Fra Filippo Lippi 
Pourbos F. 

sorretto da Sant' Elisabetta 

San Domenico a mensa coi di 
lui confratelli e il Miracolo 
dei pane. 

Antonio Ciseri 
Diverse teste 
Un drago 
N.1<195 

Chiesa inferiore 

San Giovaulli 
C~rretta la descrizione a pagi

na 159 della Seconcla Appen
clice al Catalogo 1881. 

della camera 0 fondo dell' af-
fresco 

Pier Francesco prete fiorentino 
Eusebio di San Giorgio 
San Niccolo 

I Santi Martiri Gorgumiensi, 
. da Gorkum, citta dell'OIanda. 

Sibilla Cumena 
Vienna. Galleria Imperiale 
Santa Sicilia 
La Maddalena ai piedi dei Sal

vatore in casa dei Fariseo 
Kaulback 
N. 1566 
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