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Yenezia Tip. Tonddli 

AJ'tlsta di Condizione, nel fonnal'e la colle
zione di foto,r;tafie desctitle in questo calalogo, ebbi 
per scopo principale di oi/rire agli w'tist-i dei tipi 
ehe potessero servir lo~'o pe1' Zo sludio dei diilerenti 
.stili e per la sforia dell' A,~te. 

Per questo eercai posst'biZrnenfe di sdelgere 
quei taZi m01~umenti in cui megUo fosse spiccato il 
caraltel'e d~ ogni singolo stile, cm'redandoli di tutte 
quelle osseroazioni e quei ci'itert, ehe potevann . 
somminislrarmi la sforia, l'opi-nione dei pii't eruditi 
scrittori egli sludi miei pJ'oprt 

Ben tonfano dal supporre cheroperct mia sia 
cornpleta e perjeila, ho pero il convincimen:o ehe 
eSStt sia la prima intrapl'esa Cl quesio scopo dalla 
jotografia. --

Aecogliel'o con piaeere tutti gli suggerimenti 
ehe nü venissero daN per it migliol'amento di questo 
lavorO.. 

Ar'l'ieehiro eontinuamente questa collezione eou 
nuovi' soggetti, stampandone dei eataloghi suppletori 
ehe mi fruo douere speriire ai miei ctienti. 

P PEI"TOJA 
I 



Stile Classico Greco Antico 

L' Architettura greca fu ed 13 stimata }' al'chiLettul'a 
modello. La eastigatezza delle linee, l' eleganza dei profili, 
l'eeonomia delle modanature, e quell' armonia e semplieita 
ehe regnano in tutte le grecho costruzioni conquistarono il 
prima posto a11 rchitettura greca. 

I greci neUe 101'0 costruzioni adoperarono pressocehe 
sempre l' ol'dine dorico, ehe portarono ad un grado tale di 
perfezione da. non poter essere oltrepassato. 

Ne m"no perfetti furono i greci nel trattare gli altri 
ordini Ionico e Corintio, ehe portarono a un grado sorpren
deute di eleganza, eorne ne i}imostral1o vari monumenti p. e. 
La. Lanterna Jl Demostene) i1 Tempio di jIinerva. Poliade etc . 

• 

1 ~ecmpio di Nettuno. - Ordine dorico Ie colonne 
eompreso il capitello hanno 4 diametri e 3r4, ]a 
trabeazione 2 Diametri; Ia larghezza deg!i in
tercolonni 13 di diametri 1 lr4 altezza deI "ron-
tone t r 8 della Bua la 'ghezza. Pesto 

2 Parte interna deI tempio di Nettuno. " 
3 Tempio di Cerere, ordine dorico altezze delle co

lonne, compreso il capitello 5 diametri, molto 
rastremate - trabeazione 2 diameh'i. " 

4 Basiliea - Ordine dorico, colonna altezza diam. 
4 115 intereolonI;li diam. 1 rastl'ematura 5{5. " 

5 Tempio di Castore e ponn"e oruine dorico, colon-
ne l) diarn. trabeazione 2 diam. rastremazione 314. Girgenti 

G Capitello deI Tempio d'Ercole. Cora 
7 Detto Corintio della lanterna di Demostene. Atene 
8 Capitello Ionico del tempio di Minerva Poliade. " 
9 Tegola ornamento· ehe serviva a nascondere la 

fronte delle tegole sul tetto. " 
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J 0, 11 'l'ego~a, ornamento ehe serviva a nas ~ ondere 

Ia fronte delle tegole s ul tetto. A tene 
1:2 Frammenti di una ·trabeazione 0 di üna port'a. " 
13 Frammenti di tre fregi ed nna tegola. " 
14 l!'rammenti di un fregio deI Tempio di Minerva. " 
15 Bass?rilievo rappresentante Uno sl}arcOi nel Pa-

lazzo Dueale. Venezia' 
16 Detto rappresentante Le Niobi nel Palazzo Du-

eale in 2 tavole. " 
17 StatuR di Leda si ritiene della scuola di ~"i ia.· " 
18 Bassorilievo, Due put-tini con festone di fiori. " 
19 Statua di Vellere. Roma 
20 Antinoo. " 
21 Ercole Farnese. 
22 Laocoonte e figli. 

Museo -:s apo~i 
Roma 

23 Bas4Sorilievo in S. Vitale e un· 1avoro de1la de-
cadenza. Ravenna· 

24 Bassorilievo lcaro e Antinoo, c bassorilievo e011' 
due cariatidi sostenenti una tavola a tutto ri-
lievo trovasi nel Mnseo Nazionale (era a Pompei) Napoli ' .. 

25 Ca'ialli in bronzo sulla facciabt rli S. Marco, si 
presume essel'e opera deTI'isola di ühio, furono 
t1'asportati a Costantinopoli nel V. Seco10 da 
Teodosio ehe ne orno l'Ippodromo; di Ja· tra-
sportati a Venezia nel 1204 da Marino Zeno. Venezia-

26 Leone' all' Arsenale traspo1'tato da A tene da 
1\lo1'osini i1 Peloponesiaco. " 

27 Capitello Ül S. N icol0 in carcere, deve aver ratto 
parte del tempio di Giullone lSaspita. Sebbene, 
in Ull tempio L\OmanO L) stile lippal't iene al greco 
classico. Roma.· 

Stile Classlco Etrusco 

Questo e il phI antico stile Clas&ico italiauo, 8.bbe forse 
'örigine dal\' Arehitettura Pelasgiea modificata dall'Arte gre· 
ca ehe aHora fioriva in Sicilia ed in altre parti d'Italia. 

E deplorabile ehe poco ei resti di eostruzioni vel'amente 
etrusche. Quelle di Pomp ei 8orieggiano troppo 801 gusto greco 
ed al Romano. Tuttavia in quelli avanzi e particolarmente 
nelle ease civili, e nei templi spicca un earattere eos1 spe· 
ciale da farne di questo stile uno affatto particolare. 

1 Casa di Marco Aleomio - Questa e una delie 
Oase piu grandiose di Pompei. In generale le 
ca se si fanno rimarcare per la 101'0 pieeola di
mensione ed hanno quasi tutte Ia stessa distri
buzione ; consistono in un quad1'ilatero nel mezzo 
deI quale un cortile e intorno a questo 1e stanze. 
Le colonne sono rivestite di stucco. Pompei 

2 Casa di l\1eleagro. Ha la medesima disposizione 
dell'anteeedente. Dna tavola in marmo sostenu
ta da grifi, oifre un'idea delIa finezza dell'orna-
mento. ,) 

3 Casa di Panza - I due pilastri posti all'ingres· 
so hanno dei CapiteHi di gusto romano le sen, .. 

nellature delle eolonne sono ricoperte fino aHa 
meta di stueco. " 

4 Fontana in mosaico eomposta eon pezzetti di 
smalto e eon conchiglie. " 

t> Altra fontana. " 
6 Tripode in bronzo. " 
7 AUro tripode piu elegante deI precedente, le 

forme delle sirene hauno alcunche d 'Egiziano. " 



8 

8 1 Bagni - Queste rovine offrono iI carattel'e' 
etrusco assai marcato. 

9 Interna dei Bagni - E rimarcabile soprattutto 
l'ol'uaqlento della volta particolarmente il mean
dl'O fra i romboidi formati dagli ottagoni. 

10 Decorazioni dipinte a fresco sopl'a muri delle 
ease d) Pompej. 

11 Dette simili. 
12 Tavolo d' un sol piede eon figura ehe tiene em

blemi guerrieri. 
'13 Cornucopia. 

Vaso. 
14 Ipogeo dei Vo1umni. 
'15 Cand.elabro. 

Vaso. 
16 II foro eivile. - Questa e forse Ia costl'uzione 

di Pompei ehe meglio eal'atterizza 10 stile e 1'01'

dine toscano, differendo assai dal dorico dei 

Pompei 

" 
" 
" 
., 

" 

" Perugia 
Napoli 

Greei e dei Homani. P ompei 
17 'l'empio d' Iside. 
18 Tavolo in marmo neHa Casa di Melagl'o. 

" 
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Stile Classico Romano 

I Romani Cl'earono Ia 101'0 architettut';1 studiando quella 
dei Oreei e degli Etruschi. L'uso dell'arco sconüseiuto at 
greei permise ai romani d'aumentare a 101'0 piacere 10 di
stanze delle colonne, distanze ehe presso i greci erano su
bOl'dinate ai diametri dene colonno. In questa maniera essi 
ottennero maggior spazio, piu aria e piu luce, e poterono 
costruil'e quelle immense moli come il Colis8eo, 1e terme eta. 

A tlifferenza dei greei i romani adoperarono assai poco 
l'ordine dorieo ed inveee feeero molto uso deI corintio e so
pratutto deI eomposito ehe variarono all'infinito. 

All'opposto degli etruschi e dei greci ne11e eui fab
briehe primeggia Ia semplieita delle linee e Ia parcatezza 
degli orllamenti, i romani invece nelle 101'0 eostruzioni 
sfoggiarono tutta la possibile rieehezza e raggiuusel'o la 
grandiosita Ia piu imponente. 

1 Dettaglio deI teatro 1\1areello. - Bell issima ar
chitettura. Dorieo il piano inferiore, jonieo il 
5uperiol'e. Fu cominciato da Cesare e terminato 
da Ottaviano Augusto ehe gli diede il norne di 
suo nipote. 

2 Tempio d'Ereole vineitore. - Per molto tempo 
fu ered~to ehe questo tempio fosse eonsaerato. a 
Vesta. E eircolare, sta sopra un rialzo a cui si 
aseende per sei gradini, e composto di venti eo-
10nne di ordine eorintio molto slaneiate e distan
ti dal muro ta.nto da fOl'mare un portieo all'intor-
no. - E opera delIa bella arehitettura. . 

3 l'empio della Sibilla di forma eireolare attorniato 
da un portico di dieiotto colonne 'd'ordine eorin
tio; 1e proporzioni sono pesanti ed i eapitelli d i 

Rorna 

" 
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forma tozza farebbero supporre eostruito in un 
epoea vicino a1la decadenza, sebbene ,le seulture 
ornamentali sieno di bnon gusto. 

4 Arco di 'fito. 
ö Dettaglio dell'Areo di Tito. 
6 Anfiteatl'o di Verona detto: L' Arena. Buona aI'

chitettura si vuole fossene autore Lueio Vitruvio 
Uedrone. 

7 Porea dei Borsari - Antiea porta della Oitta 
ristaurata da Ga1lieno nel 265 aecenna aU' epo
ca deDa decadenza. 

8 II Panteon - Eretto da Agrippa, e circolare ed 
ha un po!'tieo formato da 16 colonne pos,te in 
due ranghi d'ordine eorintio il piu bello. E uno 
<lei piu clflssici monumenti dell' Arehitettura 
romana. 

9 Tempio di Minerva (Foro di .Nerva) bellissimo 
dettnglio. 

10 Tomba di Oecilia Metella. Fu trovata entro al 
Mau801eo. 

11 Oratere in marmo binnco con simboli bacchici. 
12 Ara - ornamento di stile eecellente. 
13 1'1'oneo di colonna nnitamente lavorata. 
14 üinque r080ni ornamentali di soffitto. 
15 Oapitello composito ed altr! ornamenti. 
16 Detto composito a due ordini di foglie, ed aItro 

üapitello assai semplice ma di buon gasto. 
17 Due eapitelli - uno composito con foglie d'ulivo 

e di proporzioni assai tozze; l'altro di forma non 
eomune, ha una eampana seannellata ehe sorte 
da un giro di foglie e ehe sostiene l'abaco. 

18 Vaso di forma oblunga assai elegante e di finis
simo lavoro. 

19 :Fregio di gU'l.to squisito formato da un festone 
a fogiie di quereia. 

20 Ornamento - Forse un l)arapetto d' Altare deI 
culto di Haeco. 

Tivoli 
Homa. 

., 

Verona 

" 

Homa. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
., 

21 }1""'regio oon· leone - forse deH' epoea d' Anto~illo. 
22 detto eon ornamenti a scanellature epoea dl de

eadenza. 
23 Candelabro. 

l!"'regio. . r" 

24 Frammenti vari c'omrervah 11el palazzo 1! arnese. 
~5 detti idem idem 
~o Capitello ,jonieo nel museo latel'a~eRe. . 

fdem idem eon parte dl deeorazLOne. 
27 Capitello d' un pifastro. . . 
:28 Detto composito con foglie d' ulivo assal spmose. 
:29 Due frarnmenti di fregi nel museo lateranese. 
50 Fregio eon maschere sente del gusto etrusco, 

nel museo Kirkeriano. 
51 Fregio nel Vaticano. ., 
32 Capitello e trabeazione nel palazzo dm Cesarl 

deI piu bel stile ehe rieorda il Greeo 
33 Ara con putto. 
34 Bellissimo capitello eon figur~ e fogliami d' 01'

dine corintio. 
35 Fl'ammento di fregio bellissimo nel museo La

teranese. 
56 Grifi sostenenti Ullo. tavolo. bellissimo stile. 
37 Due piedi di tavola contenenti dei grifi. La fo.1'

ma e r orno.mento o.ceenno.no molto aHo shle' 
etruseo ed uno. eguo.le tavola trovasi a Pompei. 

38 Yari fregi delIa bell' epoea romano. nel museo 
lateTanese. 

39 Vari fregi deHa bell' epooa rornamt idem 
40 Biga finitissimamente ernata (Vatiean();)~ 
41 Sareofago ed un eapitello nel Vaticanü Ia eam

pana deI eapitello a varie membl'ature induce 
a crederlo delI' epoea della deeadenza. 

42 Crateri elegant1issimi aceennauti al gusto etraseo 
11el museo nazionale. 

43 Capitello J onico nel museo Latel'anese. 
44 Ecllissimo fl'egio con vaso nel_museo Lateranese. 

rl 
Roma. 

" 

" Roma. 
,,. 
" 

" 
UOffift. 

" 
" 

,,. 

" 
" 

Roma. 

" 

" 

" 

Napoli 
Roma 

" 
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45 Dettaglio di detto fregio. 
46 Bassorilievo neI Museo Lateranese. 
47 Areo di Settimo Severo ne] foro Romano 

203. 
anno 

48 Arco di Settimo 8evero neI foro Boario epoea 
deHa decadenza eon pessime scolture 

49 Dettaglio di una .traoeazione ed Un Capitello 
jonieo nel museo Lateraneso. Vedi N. 25. 

00 Capitelli Compositi ed un pezzo di eornice det-
blg:io deI N. 24. . ) 

Rom:! 

" 

" 

" 
" 
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Stile dei Bassi Tempi 

In questa epoca si eomprenclono qllel1e maniere di eo
struire eh'ebbero principio eon la decadenza degl'imperl di 
Oriente ed Oecidente e ehe durarono fino circa aUa meta deI 
8eco]0 XIV. Questo stile si puo dire ch' ebbe vita e l' im
pronta caratteristica dagli usi ehe la novella religione eri
stiana adotto per i suoi riti. 

Senonehe co1 volgere dei secoli e secondo 1e diverse 
loealita, q uesto stile ebbe a subire molte variazioni e tali 
ehe produssero differenze tanto marcate da dover10 suddi
videre in piu gruppi. 

Nella presente eollezione questo stile e diviso in quat
tro gruppi come i piu earatteristici e i piu .staecati : Eccoli. 

I. Bizantino propriamente detto 0 Greco Cristiano 
11. Romano Cristiano 
111. Italo B izantino, 0 Lombardo, 0 Romanzo 
IV. Arabo-Bizantino. 

I. Stile Bizantino 0 Greco Cristiano. 

Sotto il norne di Bizantino e d' uso comprendere tutti 
gli stili deI Basso-Tempo - Ma questo titolo e proprio sol
tanto a quella maniera di eostruire eh' ebbe origine dalla de. 
eadenza dell' arehitettura greea e dalle modificazioni ehe do
vette subire onde adattarsi agli usi dei riti cristiani. In que
sto stile si trovallo ancora traccie della beHa arehitettum 
greea p. e. i eapitelli molte volte hanno delle volute ehe ri
cordano l' ordine jonico, il fogliame sempre spinoso rieord& 
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quello dell'acanto. E vero per<> ehe l'architrave caratteristico 
iiell'architettura greea manea e ehe l' arco alcune volte pog
gia direttamente sul capiteUo, ma cio, e piuttosto raro, e 
quasi sempre a surrogare l' architrave havvi sopra -il capi
Jeno un grande abaeo di forma quadrata e piu spesso, spe
.cialmente nel V. e VI. s.-ecolo quest' abaco ha Ia forma di un 
c,ono rovesciato sul qua!e posa l' areo. 

Oli archi sconosciuti agli antiehi greei ed introdotti in 
Griente dai romani formano in questo stile uno dei carat
teri piu salienti. Essi sono semicircolari, ma ve ne sono an
ehe di comprBssi) e di cosl detti a eatena. 

NeU' inconografia delle chiese primeggia sempre Ia eroce 
greea, sopra della quale s' innalzano Ie eupol!3. NeUa deeo
l'azione si vedono impiegati assai spesso ornamenti simbo
liei, palmizi, eolomhe, agnelli, ete. 

N ei Capitelli i gigli, le eeste, le retieelle, i eolombi sono 
comunisßimi. - Poeo 0 niente di scultura in figure umane, in
,'e(le abbondanza di Mosaieo. 

La Durata di questo stile fu dal secolo IH. aJ XII. circa 
.-ed ebbe il suo maggior lustro all' epoea degl' imperatori Co
:stantino e Giustinia.no. 

1 Pilastro ehe apparteneva aHa Chiesa di S. Saba 
in Aeri eostruito nel seeolo VI. Fu trasportato 
.a Venezia da Lorenzo Tiepol0 nel -1256. 1 foglia
mi spinosi e Ia forma deI capitello ricordano l' 01'

dine eorintio. 
2 Capitelli neU' atrio di S. Marco. NeH' uno 1e vo

lute riMrdano l' ordine jonieo, no11' altro 1e co
lombe e le teste di Ieoni sono caratteristici di 
questo stile. 

S Capitello sull' esterno :di S. Ma.reo eon foglie di 
vite certo trasportati dall' Oriente. 

~ Capitello in S. Marco con teste d'arieti sugli an
goIi, per certo trasportati da.ll'Orieuto. 

.5- Capitello con eolom be sugli angoli. 

Venezia 

., 

" 
" 
" 

ü Dctto sull'angolo del1a faeciata di S. Mareo. Cor
risponde aHa uescrizione fatta nel libro dei Re 
dei capitelli deI tempio di Salomone. So no a-ssai 
earatteristioi di questo stile i reticolati i gigli 
ehe trovansi scolpiti in questo eapitello. 

7 ~'ormella eon grifoni sul muro deI tesoro di 
l'). Marco. 

8 Detta con intreceiature snl mure deI tesoro di 
S. Marco 

9 Le quattro figure in porfido sull'angolo deI teso
rQ di S. Mareo, lavoro uell' VIII. seeo10 0 IX, 
vuolsi ehe rappresentino qnattro eelebri eapi
tani di quell' epoea. 

10 Parapetto sui ballatoi di S. Mareo ha molta a
nalogia eon quelle di Toreello, ma piu eon aleu
ni di Ravenna. 

11 Faeeiata della Chies~ di S. Marco eominciata 
nel IX seeol0 terminata nel XII, ebbe anche , . 
ristauri ed aggiunte posteriori. Sebbene lD quo-
sta faeeiata vi sieno mescolati varj stili, tuttavia 
l'assieme ha tutta l'impronta Bizantina. 

12 Interno deHa Basiliea di S. Marco. L'iconografia 
e a eroee greea mista alla basiiieale e Ia ueeo
razione in generale e Bizantina. 

13 L'altare deI Cristo nena Chiesa di S. Marco, i 
. capitelli e la forma degli arehi sono bizantini . 
'14 Ambone in S. Marco. 11 carattere di queste 

Ambone nella forma, nel cupolino e nei detta
gli e affatto orientale. 

15 ßassorilievo sulla faeciata settenh'ionale di San 
Marco, rappresenta una eattedra cO,n nel mezzo 
una eroee episeopale, a d ue travers). con sopra 
un circolo con l'agnello. E molto ricereato nel
l'ornamento illavoro di questa sedia, ai due lati 
sei pecorelle ehe figurano gli apostoli 0 i diaconi 
due palme eon pigne e canestri ai lati simboleg
giano ehe daHa pa.Ima deI martirio si raecolgono 

15 

Venezia 

" 

" 

" 

" 

" 
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]e frutta deHa vita etel'na. Queste palme di:f:fe
riscono da altre simili per essere il tronco una 
specie di colonna con capitello dal quale sortono 
i rami della palroa. Questo lavoro deve essere 
dei secoli V. 0 VI. ed e bizantino fin anche nol 
cordone che 10 riquadra. 

16 Altare maggiol'e in S. Marco. Lo stile e bizan
tino, e probabile pero ehe sia stato eseguito da 
artisti Iatini, sec010 XI. 

17 ::3epoIcro deI doge Franceseo Dandolo e sua 
moglie anno i 340, sebbene fatto in. un epooa in 
cui era in yoga 10 stile ogivale, tuttavia ha tutto 
jl carattere bizantino specialmente nelle figure 
ehe 80no molto allungate, il bassorilievo rappre-
senta Ia morte deHa vergine con gli apostoli. 

18 Parapetto sui baJlatoi di S. Marco. 
19 Capitello sull'esterno di S. Mal'co. 
20 Capitello con pigne sulla Chiesa di S. l\Iarco. 
20 bis Detto infisso in un muro, ha delle volute joni

ehe, un graade abaco eon circ010 llel mezzo 
eon 1e ehiavi simboliche, secolo VIII. 

21 'f:ibuna nelJa Chiesa di S. Ambrogio formata con 
frammenti greco-romani fra eui un sepoIcro ehe 
1e serve di base, seeolo I V e V. 

22 Detta veduta di flanco. 
2.3 .I:o.r.t.e-iallr.onz.odella Chiesa di S. Zeno di ar

tisti greci 8ecoIo IX. - X. Ia goffezza delle figu
re prova quanto bambina fosse aHora Parte. 

24 i!'ormella sul muro deI tesoro di S. Mareo. 
25 Detta a S. Apollinare nuovo, e un traforo, ha 

uue pavoni simbolo deHa risurrezione. La el'oee 
latina eom binata nel ripal'to di mezzo potrebbe 
far supporre questo lavoro di artefice latino 

Venezia 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

Milano 

" 

Verona 
Venezia 

8eeol0 X. Ravellna 
~7 Detta in S. Apollinare nuovo, ha illtrecciature 

e fogliami assai spinosi, e molto ingegnoso il 
modo con cui le foglie fOl'mano altrettante croci 

17 
greche. Ne1 mezzo havvi pure una croee greca 
sec010 X. Ravenna 

'28 Traforo a S. Vitale elegantissimo. E formato da 
un reticolato a intreceiature formanti dei rombi 
entro i quali sono intagliati dei fogliami ehe for-
mano eroei greche, palme ete. etc., secol0 VI. " 

29 T1'aforo eguale al precedente corne disposizione, 
differisce pero alquanto nci fogliami, ha inserte 
nei rombi croei gre\lhe, stelle ete. ete., sec. VI. " 

30 Capitello in S. Vitale; sono earattel'istiche le 
foglie spinose d' acanto e l'abaco -a cono rove-
sdato, secol0 VI. " 

31 CapitelIi sull' esterno di S. Marco, hanno molta 
analogia eon quelli di S. Vitale in Ravenna. Venezia 

32 Capitello a S. Rutilio cl' ordine eorintio assai 
tozzo. RavennR 

33 Capitello neUa Basiliea di S. Apollinare in elasse. 
- Nel fogliame di questo capitello e osservabile 
il traforamento a trapano ehe surrogava in gran 
parte i1 Iavoro dello sealpello. Questo eapitello 
come tutto quello che appartiene a S. Apollinare 
in elasse si a,7vicina molto allo stile latino greco-
romano, seeo10 VI. " 

34 Capitello d' ordine eorintio, l' abaco e molto Of

nato, si vede pero esservi una differenza fra il 
fogliame dell' abaeo e quello deI eapitello, aceen
nando quest' ultimo piu allo stile romano bi-
zantino. " 

3!) EIegantissimo capitello Bulla cella maggiore di 
S. Vitale. Le intreeeiature di cui e composto 
l' ornamento eombinano la croce greca, anche 
l' architrave 0 abaco a eono t'oveseio e molto 
elegante cd e o1'nato con animali, cl'oci e palme 
secolo VI. ., 

~ Bassorilievo sul mure esterno deI tesoro cli 8<111 

Mareo con vaso e Davoni simbolo deHa risurre-• 
zione, scultura ehe accenna all' infanzia dell 'arte. Venezia 

2 

.. 

• 



18 
37 Capitello in S. MicheIe in Africisco a forma di 

eono rovesciato e molto rastremato. Ravenna 
38 Oapitello in S. Vitale, ha molta analogia eon 

aleuni eapitelli deHa Chiesa di S. Mareo in Ve
nezia, perb in questo il carattere bizantino deI 
fogliame e piu accentato, seeolo V 1. 

39 Capitello eorintio eho parb aceenna al gusto 
latlno in S. ApoUinare in Classe, secolo VI. 

40 Uroei ariane deI secolo III 0 IV. 
41 Intaglio bizantino in avorio nel Museo Classense 

lavoro deI secolo II 0 IlI. 
42 i:;f\.rcofago dell'Arcivescovo S. Teodoro a S. Apol

linare in Classe fine dei secol0 VII. 
43 SUl'cofago in S. ApoHinare in Classe. Questo ae

cenna ad un epoca piu reeente forse deI IX se-
colo, le eolombe sono simboli deH' innocenza, 
le eroei e le palme indieano ehe la palma deHa 
vittoria sara il premio a chi portel'a la eroee. 

44 Sareofago in S. Apollinare in Classe di un Ar
eiveseovo Giovanni, non essendo indicato quale 
ne l'epoca della morte, ed essendovene stati molti 
Areivescovi di questo norne in Ravenna, dallo 
stile del 8arcofago si pub supporre ehe sia del-
I' Arcivescovo Giovanni III 0 1 V ehe vissero al 
principio deI VII secolo. 11 vaso con pavoni e 
emblema deHa risurrezione. 

45 Sarcofago d' ignoto in 8. Apollinare in Classe, 
Gesu Cristo con ,6 ApQstoli, sembra epoca deI 
secolo VI. 

46 Sareofago d' ignoto la scultura assai rozza 10 fa
rebbe ercdore deI VII seeolo. 

47 1.'rafol'o nell' Abbazia di Pomposa. 
48 Un parapetto d'altare lavoro eerto deI III 0 IV 

seeolo. Nel vano di un rozzo areo havvi una 
eroee greea con due pecorelle ai lati ehe figu
rano i fedcli, due foglie di palma fra l' ar chi-

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
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"Volto e I' architrave. Aecenna pero molto aHa . 
mauiera latina. Ra venna 

49 Mosaici nel sepolero di Galla Plaeidia n S. Na-
zario e Celso imitazione dello stile greco, sec. V. 

{)O Bassol'ilievo 0 per meglio dire intarsiatura in 
marmo infisso sull' esterno di S. Mareo. Sembra 
rappresentare una Cerere su di un earro tirato 
da tlraghi 0 grifi. E di maniera orientale, accen-
nando per<> un poeo al gusto persiano secolo 

" 

III 0 IV. Venezia. 
51 ßas~orilievo di un sarcofago - Cristo egli Apo

stoll. - Le palme con i favi sono simbolo ehe 
Ia palma deI martirio produee le dolcezze deI 
parad:~o. La rozzessa deHa scultura aceenna ai 
tempi cristiani dei secoli IU e IV 10 stile e 
piu la ti no ehe bizantino. ' Ravenna. 

52 Crocc in Rl'gcnto di S. Agnello della meta deI 
seeo10 VI. 

53 <Jattedra in Rvorio di S. Massimiano col mono
gramma 1I1aximianus Epücupus. Questo lavoro 
e deHa meta tlel VI seeol0. 

" 

54 Capitello in S. Ciriaeo. Questo ed il seguente 
h~nno molta analogia eon i eapitelli delI' atrio 
~l .S. ~al'eo di Venezia (tavola Il) e ehe sono 
ImltaziOne delI' ordine jonieo. Aneona. 

55 Capitello pure in S. Ciriaeo, in questo gli ovoli 
sono ri:npiaz~a~i da una gola ornata eon foglie. 

56 Dettagho a SinIstra delIa faeciata di S. Marco 
molte parti di questa tavola sono di stile bizan-

,., 

tino come Ja piastra sopra il minor areo e gran 
parte dei eapitelli. Venezia 

57 Dettaglio della facciata settentrionale di San 
Marco. I capitelli, Ie medaglie con croei e in-
trecciature sono di stile bizantino. ' 

58 ~ettagl!o di uua delle porte minori della fae
clat~ dl S. Marco. II mosaico vuolsi rappre-
sentl Ia Chiesa primitiva cd edel seeolo XIII 

" 
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essendovi effigiati i quattro cavalli ehe vennero 
trasportati a Venezia nel 1204. L' arco sotto
posto chiude uno spazio diviso in tre ordini, 
l' inferiore ha una fila d' archetti sostenuti da 
colonne binate ed intrecciate, ehe veramente 
sembrerebbero di stile lombardo, ma tali ar
ehettl 0 finestre sono chiuse da eleganti gra
ticci a traforo e a mosaico ehe sono di stile 
bizantino. Sull' altro ordine vi sono gli emblemi 
dei quattro evangelisti, e sull' ultimo un San 
Giorgio con ai lati due circoli a traforo. 

59 Dettaglio di una porta minore di S. Marco. In 
questa la parte ehe phI apparisce bizantina e 
l' archivolto ad alto peduccio sebbelle accenni 
piu allo stile lombardo. 

60 Sarcofago a S. Apollinare in Classe den' Arci
vescovo Jfeliee,le due corone pendenti dai due 
archi, e i due eandelabri ai lati simboleggiano 
come il S. Prelato eon i lumi della carita con-

Venezia 

seguisse le corGne celesti. Havenna 
61 Sarcofago a S. Apollinare in Classe puossi ar

gomentare sia deI seool0 V 0 VI. 
62 Medaglione infisso in una easa a S. Pantaleone 

rappresentante un' imperatore d' Oriente. 
63 Parte deI lato settentrionale della Basilica di 

S. Marco. 
64 Dettaglio di questa tavola in due pezzi, bellis

sime sono le formelle rotonde a intrecciature 
specialmente quella ehe forma una eroce. 

65 Altro dettaglio di questa tavola. Bassorilievo ehe 
seeondo Ia tradizione rappresenta S. Catterina, 
ma cio non e probabile poiche 10 stile aceenna 
ad un epoea della deeadenza dell' arte greea mol
to anteriore a questa Santa. E phI verosimile 
invece ehe sia un effigie pagana, (forse un lside) 
ridotta ad immagine eristiana. Cio lo farebbero 
supporre il cerchio ehe ha in mano che forse sarn. 

" 
Venezia 

" 

Btato un cimbano, 1a palma abbasso ehe sem
bra tagliata posteriormente, e l' essere quest'im
magine scolpita in un marmo differente dal ri
quadro in eui e ineassata, il quale e di un epoea 
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posteriora eioe di Stile italo bizantino. Venezia 
66 l!'ormella sul fianco settentrionale di S. Mareo 

10 stile deI fogliame e puro bizantino. 
67 J!'ormella 0 meandri in mosaieo sullato settentrio

nale di S. Mareo. 
68 Dettaglio delIn grande arcata dellato settentrio

nale di S. Mareo, le forme ne 80no elegantissime 
il meandro di quella di mezzo e a mosaico. ' 

69 Capitello eon foglie spinose in S. Mareo. 
70 detto in questo le foglie sono 1avorate a trapano 

metodo assai usitato in quell' epoea 
71 Altro capitello Bizantino in S. Maroo. 
72 Formella con fogliami spinosi sullato settentrio

nale di S. Mareo. 
73 Sarcofago di S. Barbaziallo deI V. seeo10 10 stile 

e molto ricco. 

" 

" 
" 
" 
" 

• 

Ravelma 



11. Stile Romano Cristiano 0 Romano moderno 

Nello stesso modo ehe 10 stile bizantino ebbe origine 
dalla decadenza dello stile classico greco e per l' introduzione 
delIa religione eristiana, cosi 10 stile l'omano eristiano deve la 
sua origine alle cause stesse. E siecome il contatto fra I' 0-
riente e l' oceidente dopo il trasferimento delI' impero era 
continuo, cosi fra questi due stili vi si trova molta. analogia, 
tanto ehe a lcun e volte e assai difficile il classificarli. 

Corne i1 bizantino ehe eonservo traccie delIa bella archi
tettura greca, cosi il romano cristiano conserva molte traccie 
dell' al'chitettura antiea romana. I capitelli hanno quasi sem
pre la forma corintia 0 composita, e molte trabeazioni e d' 01'
namenti hanno assai spesso deI gusto romano. E pero vero 
ehe quasi 'sempre questi pezzi sono frammenti di antiehe co
struzilmi. Uno dei caratteri essenziali di questo stile e; ehe 
l' arco posa quasi sempre direttamente sul capitello senza in
termezzo di architrave 0 abaco, e cio a differenza deI vero 
bizantino. Se trovasi qualehe esempio in contrario, l' abaco 
ha sempre Ia forma di un dado e mai di un cono 1'ovescio 
come nel bizant!no. 

Gli archi sono sempre semieircola1'i. Le iconografie han
no la forma dena Basiliea Romana e sonoad una, tre e fino 
einque navate. Gli ornamenti rozzamente seolpiti sono spesso 
simboliei e quasi sempre ad imitazione dei simboli pagani. 

Si puo stabilire ehe con questo stile fu introdotto in oc
eidente i1 gusto Orientale e ehe servi di base e di passag
gio aBo stile ital0 bizantino 0 lombardo. La sua durata fu 
dal IV. al XI V. 8ecol0 circa. 

1 lnterno delIa Cattedrale di 'forcello. Costruzione 
ehe rimonta al VII secol0 ristaurata neU' anno 
864 e piu ancora nelIOOS da Orso Orseolo, con
serva pero Ia primitiva forma basilicale. Le parti 
decorative appartenevano per eerto ad Altino, 
Acquileja etc. percio anteriori aUa prima co-
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struzione, eioe deI IV al VI secolo. TOl'collo 
2 Abside 0 eoro di detta Chiesa VII secol0, e il 

solo ehe, si eonservi di questa forma e di questa 
epoca. E semieircolare, formato da 6 alti sca· 
glioni su due dei quali sedevano i canonici, nel 
mezzo havvi Ia cattedra deI Vescovo a cui si 
sale per una piceola sealetta. 

3 Formella eon pavoni sn.1 chiuso delI' altar mag
giore delIa eattedrale probabilmente apparte
neva alle distrutte eitta di Altino, Coneordia etc. 

4 Formella eon leoni 8ul chi uso dell' altar mag
giol'e della eattedrale see010 VI, probabilmente 
trasportata da1le distrutte eitta di terraferma. 

5 Ambone nella cattedrale secol0 VII, e rimar
ehevole per avere i due amboni riuniti, e for-
mato con frammenti di fregi e meandri di gnsto 
romano forse trat ti da Altino-Aquileja. 

6 Croce infissa nel muro delt' Abside di S. Fosea 
secol0 VII. 

7 Croce incassata sulla faceiata di S. Fo~ca se
eol0 VlI, fOl'se di Altino. 

8 Croce nel muro della Chiesa di S. Sebastiano. 
9 Frammento di fregio adoperato per costruire 

una finesti'a; esaminandol0 bene si vede ehe e 
identico ai fregi e meandri adoperati per co-
struire l' ambone (tav. n. 5) percio appartenente 
ad Altino-Acquileja etc. seeol0 VII 0 VIII. 

10 Fonte battesimale a S. Fediano. 

" 

" 

" 

" 

" 

" Venezia 

Torcello 

~_ 11 Ambone neUa cattedrale ßi Amalfi; il ..lIDO ..ca. .. -.-____ ~._,__, 
rattere si ayvicina a gueUo di S. Clemente e 
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S. Mafia in Aracoeli in Roma~ r eleganza del~ 
l' ornamento accusa i secoli XIlI al XIV. Arnalfi 

12 Capitelli d' ordine corintio composito sulla fac
r iata settentrionale di S. Marco per corto tra
spor tati dalJe vicine citta di terrafe rma se-
coli IV e V. Venezia 

13 Sarcofago a S. Ciriaeo. - Alcuni 10 vorrebbero 
di stile bizantino ma dai paludamenti delle fi
gure, daUa forma «-elle medesime e da tutto 
l' insieme traspal'isce il carattere romano Cl'i-

stiano dei secoli V e VI. Ancona 
14 Sponda di Oisterna in una casa a S. Margherita. 

11 gusto degli ornamenti e eguale a quello deHa 
croce (tav. n.6) di Torcello forse di Ia traspor-
tata a Venezia, sec010 IV e V. Venezia 

15 Dettaglio deI sepolcl'o della dogaressa Faliet' 
morta ne1 seeo10 XII, pera questi framrnellti 
sono d' epoca phI antica, appartenevano forse 
ad Altino e Torcello. " 

16 M onumento deI Doge Mal'ino Morosini morto 
nel secol0 XIII, ma i1 sepolcro dev' essere dei 
primi tempi eristiani eioe deI VII 0 V[n seco10 
od ha molta analogia con quello di Aucona 
(tav. n. 13). " 

17 Sepolcri dei Dogi J acopo e Lorenzo Tiepolo 
socol0 XIII, sulla facciata della Chiesa dei Santi 

. Gio. 0 Paolo. :Ei eitato dall' Hope eome tipo dei 
sepolcri di quell' epoea, sono rimarchovoli j ca
ratteri ehe dalla forma latina passano aHa gotiea. 

18 Palazzo LOl'edan, conscrva molto pal'ti antiche, 
cioe i capite1li e Ia loggia al pianterreno, ed il 
finestrato deI I. pl~mo; sente pel'o un poco deI· 
l' arabo nel1a fOl'ma dt'gli archi. " 

·19 Capitello sull' atrio eoterno della Cattedrale, ha 
deI cal'attere arabo, 8eeol0 IX. Torcello 

20 Altro capitello ehe sente deI bizantino. " 
21 Ornamento Ba di uua pOl·ta deHa Chiesa dei 

Carmini. I due pavoni sono simbolo deHa risur
rezione. Vi e dena finitezza neUo ' scalpello, 
opera forse deI X 8eeo10. La ghiera pero che 
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10 contiene e di epoea piu reeerrte. Venczia. 
22 La porta laterale deHa Chiesa dei Carmini, ve

duta ,di fianco. Sebbene abbia subito dei ri
staud e bello il profilo deHa doppia rnensola 
ehe poggia sul capiteUo e ehe sostiene la volta. 
ehe serve di riparo aHa porta. Le einque me
daglie incassate nel fianco sembrano apparte-
nere aU' XI seco10 ed ullo stile lombardo. ,~ 

23 .H'rarnmento rinvenuto in S. Agostino. Il taglio 
dcllo scaipello e identico a queUo dei Monu
menti (tav. num. 6, 13, 16) e pub appartenere a 
qnell' epoca circa 80colo VIII e IX. ,,. 

24 Dettaglio di un meandro di questo frammento. " 
25 Baldacchino den' altare di S. Eleucadio in San-

t' Apollinare in elasse, seeolo X. Ravenna 
2ß Dettaglio di questo altare. " 
27 Arehivolto di fianco di detto altare. " 
28 Abside deI Duomo. - Dei Innghi e stretti pila-

stri ehe sem bl'ano listel1i eon eapltelli corintii 
sostengono una trabeazione di stile romano che 
sembrerebbe quasi deI risorgimento. Verona. 

29 Sareofa.go deU' VIII seco10 nel palazzo Arcive-· 
scovile. Ravenna 

30 Cortile di S. Paolo fuori delle mura, costruzione 
deI XIII secol0. Rorna 

31 Dettaglio deI suddetto. " 
32 Frammenti di fregi e stipiti. Ravenna 
33 Interno di S. Clemente. E una delle piu anti ehe 

Chiese di Roma. La sua forma e Ia basilicale a 
3 navi. A meta della gran navO' havvi il reeinto 
detto chorus 0 cancellum, ehiuso da una ba· 
laustrata a caneel1i ove stava i1 basso c~3ro, ai 
due lati deI medesimo vi sono i due amboni uno 
in faeeia all ' altro, ove si leggevano l' epistole 
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e i vangeli con nna co10nnina a mosaico ehe 
sosteneva il cero Pasqna1e, in rondo il santuario 
con l' Abside. Roma 

34 Arco d' una vecchissima casa in corte Ramera. 
I1 fogliame e alquanto ricercato. AHa base que
st' arco e un poco rientrante, nelIa grossezza 
1e sculture eontengono animali eil) ehe 10 farebbe 
eredere di stile di tr-ansazione aH'ita10 bizantino. 
La tradizione vuo1e ehe qui abitasse Pietro 
l' Aretino. Venezia 
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111. Stile Italo B izantino, 0 Lombardo, 0 Romanzo 

Questo e il vero stile italiano dei bassi tempi e il piu 
diffuso. Sembra che abbia avuta Ia sua origine in Lombardia, 
ma alcuni monumenti deI Friuli, farebbero eredere che quella 
fosse Ia sua patria. 

Questo stile si diffuse non solo neH' ItaIia-, ma bousl 
anche in Francia, Svizzera, Germania, Spagna conservando 
gli stessi suoi caratteri. Sebbene derivato dagIi stili greco e 
romane cristiano, tuttocio da questi ne differisce assai. Men
tre queIli conservano ale une traecie dell' arehitettura greea 
e romana antiehe, neUo stile lombardo queste traeeie seom
pariscono affatto. L' areo e semieircolare e gira sul capitello 
1e eolonne aleune volte sono d' una 1unghezza esagerata in 
eonfronto al loro diametro, altre volte al eontrario assai 
tozze. Moltissime volte poggiano sopra animali, mostri ete. 
Ne1Ie costruzioni piu moderne di questo stile i muri sono 
formati con filari di pietre di colore differente. Una eum. 
speciaIe ebbero gli architetti di quest' epoca nella decora
zione delle porte. Se ne vedono di riechissime a molti archi 
cocentriei form anti eordoni, gole. meandri ornatissimi; e 
qua1ehe volta l' ultimo arco centrale e ogivale, come p. e. a 
S. Ciriaeo in Ancona, 

Uno dei caratteri essenziali delI' ornamento .di questo 
stile e il poeo impiego delle figure umane, e inveee l' ab
bondanza degH animali e dei ghirigori i mostri di cui son 
pieni i fregi, i capitelli, i meandri ete. II fogliame degli or
namenti e piatto e sembra' come abbozzato. In generale Ja 
scultura e eseguita grossolamamente. L' iconografia delle 
Chjese e Ja basilicale e qualehe volta Ia croce latina. Questo 
stile ebbe principio circa ncl secolo VIII e duro fino al XIV. 
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1 Porta maggiore della Chiesa di San Marco se

co10 XIU. Appartengono a quest' epoca i tre 
archivolti sopra Ia porta e sono molto caratte
ristiche di questo stile Ie intrecciature con en-. 
trovi figure ed animali. 

2 Archivolto della suddetta porta. 
3 Monumento ehe ora trovasi nel Museo Civico e 

che apparteneva aHa distrutta Abazia di S. Ci~ 
priano, secol0 XII; 

4 Dettaglio dell' antieo palazzo da Mula 
5 Archivolto nel suddetto palazzo. 
6 Detto in una casa a S. 'l'omaso. Le intrecciature 

contenenti animali, fiori etc. s ono caratteristiche 
di questo stile, secolQ XIII. 

7 Detto sull' abitazione di Marco Polo seeol0 XIII. 
E rimarchevole in questo archivolto l' inflo,,>siollC 
rientrante deU' aren alle sue due estremita. 

8 Palazzo Zorzi. - Il piano nobile eonserva Ia 
primitiva costruzione ed hanno molto carattere 
gli arehi delle finestre soHevati su peducci, 
come pure gli archivolti a fascia alterna ehe 
terminano a punta di laneia. 

9 Pozzo in un eortile (ai Biri) formato con roa
teriali raecoglitrici deI secol0 XIII. 

40. Pozzo nel palazzo Mocenigo a S. Samuele se
colo XIV. 

H Sopraporta in una casa a S. Cassiano. L' arco 
sebbene acuto e formato con due frammenti di 
archivolto dal secolo XIII Ia figura nel mezzo 
e piTt recente. 

12 Facciata deI Duomo 8eco10 XIII 1a parte su
periore pero e di piu recente costruzione. 

43 Porta deI Duomo secol0 IX, sono caratteristiche 
le sfingi lSostenenti le colonne. I cOl'doni degli 
archi interni sono pero molto piu recenti. 

14 Porta laterale deI DUQIno secolo IX, su questa 
gli animali stanno sopra il capitello c fanno Ie 

Venezia 

lHurano 

" 
" 

Venezia 

" 

" 

" 

Verona 

" 
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veci di mensola portando una colonnetta ehe 
sostiene l' arco. Verona. 

15 Dettaglio di 8uddetta porta. " 
16 Porta di S. Zeno 8eco10 IX. Anche in questa le 

eolonne sono sostenute da animali e mostri ed 
animali si vedono pure nei fregi e capitelli. " 

17 Dettaglio di ~uesta porta e parte deHa facciata. 
in cui vi sono sculture istoriate disposte a filari 
ed a riquadri metodo usatissiroo in quell'epoca. 

18. l!~regio eoli intrecciature ed animali sulla fac-
eiata deI Duomo. " 

19 Cortile e facciata interna deHa Basiliea di san-
t' Ambrogio 8eeol0 IX al X fondata fino dal 387. Milano 

20 Porta maggiore di sant' Ambrogio secolo IX rie-
chissima per ornament o. " 

21 Dettaglio dei capitelli di questa porta. " 
22 Capitello nel cortile di sant'Ambrogio secol0 lX 

con animali uniti da una sola testa la quale 
forma l' angola deI capitello. " 

25 CapitelJo con arieti e croei nel mezzo nel cor-
tile di S. Ambrogio, secol0 IX. " 

24 Parte di pilastro ed archivolto nel cortile di · 
sant'Ambrogio. » 

25 Capitello con rose nel cortile sant' Ambrogio 
secolo IX. » 

26 Detto con intrecciature secolo IX. " 
27 Interno della Basilica di sant' Ambrogio. E a 

tre navate ed ha le gallerie superiori per le 
donne ed una cripta. " 

28 S Micheie edifieata dai Longobardi secolo VIII, 
la facciata e adorna di fascie orizzontali rappre
sentanti fregi con animali, caccie, ete.) e di C01'

doni ehe la suddividono dall'alto a1 basso. Una 
loggia ad a.l'chetti seguitante la pendenza deI 
tetto eorona 180 facciata. Pavia 

29 Dettaglio della facciata di detta Chiesa. " 
50 Porta meridionale di S. Micheie. 11 lavoro di 
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questa porta e piu accurato d'i quell0 della fac-
eiata e potrebbe credersi opera deI 8eool0 XII. Pavilt 

31 Campanile di S. Gottardo elegante eostruzione 
deI X seoolo. 

32 Abside della certosa di Pavia. :Ei rimarchevole 
la loggia ad archetti a pedueeio ineguale ehe 
poggia sul finestrato seguendo la pendenza deI 
tctto, pero questo monumento e di stile piu deI 
risorgimento ehe dei bassi tempi essendo stato 
costruito nel XIV 8ecolo. 

~3 Basilica di S. Zeno sec010 X. Una delle chiese 
piu caratteristiehe di quest' epoea. l1 Campanile 
e costruzione deI 1078 fatto eseguire dall' abate 
Albengo, 

54 Chiesa di S. Fermo. Questa Chiesa sebbene di 
antiehissima fondazione,.ora eonserva poeo della 
prima costruzione essendo la maggior parte 
ridotta a stile arco-acuto seco10 XIV. 

35 I~legantissimo arehivolto in un' antiea easa a 
S. Giovanni Grisostomo. E uno dei piu bclli ehe 
esistono di questo stile sec010 XII 

36 ~lonumento in fianco la Chiesa di S. Tommaso. 
Sebbene vi sia scolpito la data 1375 tuttavia la 
parte ehe ne forma il prospetto ha degIi archetti 
a tutto sesto e delle colonnine leggermente tor
chiate; ehe 10 farebbero credere opera deI IX 
o X secol0. 

Milano 

Pavia. 

Verona 

Venezia 

., 
37 lJapitello nel Museo Arcivescovile Ravenna 
58 Vetto neH' Arcivescovado. Ha molta analogia 

eol precedente. . 
39 Chiesa S. MicheIe. Le loggie sopraposte formano 

Verona 

uno dei earatteri speciali di questo stile sec. XII. Lucca 
40 Ricchissimo dettaglio della facciata deI Duomo 

• secol0 XIII. 
" 41 Altro dettaglio di questa facciata. 
" 42 Porta della Cattedrale deI Guidetto secol0 XIII 

molto ricca - earatterizza 10 stile toseano di 
quest' epoca. 

43 Porta di S. Giusto. Sono rimarchevoli i due 
leoni ehe a guisa di mensola sporgono alle basi 
deH' areo sovrapposto aHa porta. 

44 Porta. Lo stile e un misto di bizantino e ro
manzo. 

45 Duomo anno 1163 - Architetto Bruschetto _ 
Sono osservabili gli arehetti della seeonda loggia 
ehe a differenza di altre costruzioni di questo 
stile invece di seguitare la pendenza deI tetto 
vi sono soppressi. 

46 Porta di S. Felieiano. E molto ricea ed e sin
golare l'arco interno la eui linea e interrotta da 
grifi e ghirigori formando e08i un contorno fra
stagliato, 8ecolo XIII. 

47 Porta nel palazzo Municipa1e. Sebbene ad arco 
a pieno eentro que8ta porta si avvicina molto 
aIlo stile arco-aeuto, secol0 XIV. 

48 Dettaglio di detta porta. 
49 Battistero incomineiato nel 1153 da Diotisalvi e 

di stile misto ehe si avvicina a queHo dell'areo 
acuto. 

50 Fonte battesimale - l' intarsiatura a marmi e 
dello stile toseano. 

51 Interno della Cattedrale, seeolo XII. 
52 Areo e dettagli di una antiea easa a B. Panta-

Lueca 

" 
Perugia 

Pisa 

Foligno 

Perugia 

" 

Pisa 

" 
Siena 

leone. Venazia. 
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Stile Arabo Bizantino 

Questo stile e un miscuglio delle maniere arabe e bi
zantine. E probabile ehe sia derivato dal gusto introdotto da
gli arabi in Sieilia con le loro eostruzioni, od anche in;tpor
tato dalIe croeiate, ci<> specialmente riguardo a VenezIa. 

L' arco in questo stile e prolungato alla base in una 
appendice dritta e qualche volta nnche rientrant? Non e 
raro il easo di trovarne a curve composte e termmando a 
ferro di lancia. Questatforma si vede spesso nelI' archivolto 
aneorehe l' areo giri cireolare. 

NeUa decorazione abbondano i denti di sega, le in
ti'ecciature i rombi eeo. I capitelli spesso hanno gli abachi 
molto spor~enti e le c.olonne sono Iunghe e sottili. 

Questo stile far:J>assaggio fra il biznntino e l'arco-acuto. 
11 suo periodo fu circa dal X al 'XIV secol0. 

1 Parte posteriore dena Basillea di S. Maria e Do
nato secol0 XII. In ques.ta elegante eostruzione 
fanno molto b uon effetto gli archi delIa loggia 
superiore ehe dan' Abside continuano sulle due 
aH seguendo raceorciandosi Ia pendenza deI 
tetto. Murano 

2 Dettaglio a sinistra di questo prospetto con 
formella. 11 gusto dell' ornamento si avvicina 
assai a quello delle arabe moschee. » 

3 Capitelli sull' Abside di detta Chiesa. Hanno 
molta analogia eon quelli ehe si vedono in molte 
Moschee arabe. . " 

4 Ala a destra dell' Abside di S. Maria e Donato. 
Quel fregio a denti di sega ehe gira intorno 
alI' al'eo formando archivolto, e Ia forma stessa 
di detto arco e prettamente di stile arabo e 
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150mlglin ad una finestra nelIa M.oschen di Tou-

. lan aJzata nel 876. Murano 
5 Fregio a denti di sega. su questo J>rosp~tt~ .. S.e 

ne vedono di consimili neUe fabbrlChe dl SICIlla 
·e ricordano Ia seeonda maniera degli Arabi 

6 ~'ormella con eroce sulla basiliea di S. Maria e 
Donato. :Ei di ornamento elegantissima; assai ri
marchevoli sono i due pilastrini che sorreggono 
l'arco col listello ehe li riquadra e ehe girando 
sotto l'areo imita;una voluta. Pero piu ehe del
l'arabo, questa formella ha deI bizantino e l'or
namento dell'archivolto somiglia molto a quello 
.del baldacchino deH'altare di S. Eleueadio in 
Ravenna (Tav. 26 Romano Cristiano). 

7 l!'aceiata deHa Chiesa di S. Fosea seeolo XII. 
la pianta di questa ehiesa e a eroee greea, gli 

" 

" 

arehi dell'atrio sostenuti da alti peducci sono di 
carattere arabo e cosi le forme dei Capitelli. Torcello 

,8 Oapitelli di detta facciata. " 
9 Abside di S. Fosea. Ha molta analogia con 

quella di Murano specia1mente i denti di sega. 
8eeolo X. al XI. 

10 Ornamento in pietra cotta sopra una porta a " 
Santa Margherita. 8eeolo XIII. Venezia 

.f 1 POl'ta sul fianco settentrionale di S. Marco se
co10 XII. Dalla forma inflessa dell'arco interno 
.forse i Veneziani ricavarono le 10ro finestre a 
eurve composte ehe tanto usarono nel Busse
guente stile Arco Acuto. 

12 POZ;!;O nel Palazzo Loredan. 
i3 Palazzo Loredan - Lo stesso delIa tavola Nu

mero 18 dello stile Romano Cristiano poiche 
mentre i capitelli ed altri dettagli appartengono 
a quelle stile, gli archi ad alto peduecio e~n
.tornati da scacehi alterni accennano . allo stile 
.arabo. 

" ., 
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14 Fondaco dei turohl. Era il palazzo dei duca di 

Iferrara, ora M.useo Oorrer. Seool0 XI. Subi re-
centemente un radicale ristauro. Venezia 

15 Chiostro di Monreale. L'arco e acuto di rorma 
araba come i capitelli e le colonne, seool0 XIV. Monreale 

16 Capitello di detto Chiostro. " 

35 

-Stile Ogivale 0 Areo Acuto 

11 carattere principale di questo stile e l' aren aclito 
formato da due segmenti di cerehio che s' intersecano aHa 
sommita. Noh e ancorbene determinato dove e quando ebbe 

<origine l' aren aeuto, ma quel ehe e eerto quest' aren non fu 
generalmente usato ehe dopo Ia meta deI seeol0 XIII. 

Si possono distinguere due epoche bene staceate in 
questo stile. La prima maniera e earatterizzata dall.a sem
plieita e rigidezza delle linee. - L' aren vi si trova . ai suoi 
primi rudimenti ~poglio di ornamenti, i muri sono rinforzati 
da semplici eontrafforti diritti 0 a pendenza, le finestre Htrotte 
lunghissime senza ornamenti eto. 

Nel seeondo periodo inveee questo stile sfoggia tutta 1a 
ricehezza immaginabile, adornandosi di statue, fogliami, arehi 
grandi e piceoli, intreeciati in mille modi, formando quei 
ammirabiii ornamenti ehe non si possono paragonare, ehe ai 
Iavori di rieamo i piu delieati. 

La sua durata fu da.lla :z.a meta deI Xln seool0 al se
c010 XV. 

1 l'orta meridionale della soppressa chiesa dei 
Eervi stile di transazione. Vedesi l' aren aeute 
unito a quello a tntto centro anno 1318. Venezia 

2 POl'ta oecide.ntu.le di detta ehiesa .., 
3 Abside della c-hiesa di S. M. Gloriosa dei Frari 

8ecolo XIV arehitetto forse di Nieolo Pisano. 
Appartiene aHa prima maniera delI' areo aeuto. " 

4 Chiesa di S. Antonio. lru fatta con disegno di 
Nieolo Pisano neUa seconda meta deI seeo]o XIU 
appartiene aUa prima maniera dell' areo acuto. Padova 

5 Pulpito nclla eattedrale. Stupendo lavoro di Ni-
co10 Pisano. La eolonne ehe poggiano sui Ieoni 
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sono un ricordo ancora deno stile bizr.ntino) ma 
Je sculture, Ia finitezza dell'ornamento, e Ia ba
laustrata 10 farebbero credere opera deI risor
gimento. 

6 Dettaglio della scalinata di detto pulpito, lavo-
ro di mareato carattere toseano. 

Siena 

Siena 
7 Altro dettaglio come sopra. " 
8 Sponda di ei.terna in una easa a S. Barllliba. Venezia 
9 Sponda di eisterna nel palazzo Sanudo ai Mira-

eoli, seeolo XIV. 
10 Detta in una easa ai Miracoli, socolo XIV. 
11 Detta nel Palazzo Marcello al Malcanton, se

eolo XIV. 
12 Detta in un cortile a S8. Gio. e Paolo, 8ecolo XIV. 
lij Porta deI palazzo dueale detta della Carta anno 

1443 di Bartolameo Bon. Edella piu elegante 
maniera dell' areo aeuto. 

14 Dettaglio di detta porta. 
15 Angolo oeeidentale deI palazzo ducale. 11 gruppo 

sopra il capitello rappresenta il giudizio di Sa
lomone, anno 1463 seultori BartoIameo e Pan
taleone BOB. 

16 Dettaglio di detto angolo. 
17 Angolo meridionale deI palazzo dueale. Le due 

statue rappresentano Adamo ed Eva, seeolo XV. 
18 Angolo orientale deI palazzo dueale. 11 gruppo 

rappresenta Nos ed i figli, seeolo XV. 
19 Finestrato deI palazzo dueale sulla piazzetta, 

seeolo XV. 
20 Palazzo dueale visto dalla piazza S. Mareo, se

cola XV. 
21 Dettaglio deI palazzo dueale. Sebbene in tutte 

le eostruzioni ogivali vi si trovino Arehi-Aeuti, 
trilobi, seaechi eec. tuttavia questo stile in Ve-
nezia ha preso un carattere speciale ehe sente 
dell'Arabo, e ei<> per le proporzioni dei singoli 
membra e per il concetto generale e Ia dispo-

" 

" 

" 

" 

" 

" 

., 

slzione di quelle costruzioni; e piu di tutto per 
l' uso dell' arco inflesso a punta di lancia e a 
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curve eomposte " . Venezia 
22 Capitello H. deI palazzo dueale dopo l'angolo 

della porta delIa carta, con bellissimi fogliami 
e puttini. " 

~3 detto IH. con pellicani. 11 

24 detto IV. ha delle figure rappresentanti Ie virtu 
ed i vi7J. . " 

25 detto V. con varie figure. " 
26 detto VI. simbolico dell'armonia, con figure ehe 

suonano vari strumenti. " 
27 detto IX. eon figure rappresentanti le virtu. " 
28 detto X. ha per ornamento dei canestri con va-

rie qualitit di frutti. " 
29 detto con teste. " 
30 detto con figure rappresentanti Ia vita del-

I' uomo. " 
31 detto con val'i aniniali. " 
32 detto con teste muliebri abbigliate coi costumi 

di quell' epoca. " 
33 L'orologio nel cortile deI palazzo dueale 1471 

di Bal'tolomeo Bon. " 
34 Cavaleavia a S. M. Formosa, ne e elegante la 

forma ed il ripal'to. Buona e Ia figura scolpita 
nel mezzo. Questa sorte di eostl'uzioni servivano 
ud unire due fabbriche di un medesimo pro-
prietario. " 

35 Capitello all'Abbazia deBa Misericordia secolo 
XV. I fogliami a eapuccio 80110 propri di qua-
sto stile. " 

.36 Eorta delI' antiea Abb~zia della Misericordia 
forse deI Bar tolameo Bon. Di molto-buon güsto 
e il bassorilievo. 1'I 

37 Palazzo Cieogna. E assai leggiadro il finestrato 
costruzione ehe si trova in tutti i palazzi ve-
neziani. " 



58 Palazzo ll"oscari forse di Bartolameo Bon secolo , 
X v. N ei palazzi di Venezia e da rimarcarsi Ia 
loro disposizione derivata dai costumi dei Va-
n~ziani. Sieeome il patriziftto era anche nego
zmnte, cos1 neUe abitazioni occorrevano i locali 
per gli uffici e questi erano i cos1 detti mezza
nini colloeati fra il piano terreno eilpiano nobile. 
L'uso poi nel mezzo degli appartamenti di una 
gran sala da cui si addiva alle stanze, necessitö 
q~ei gran finestrati ehe si v~dono nei prospetti 
dl pressoeche tutti i palazzi di Venezia e ehe 
oltre di somministrare la neeessaria luee aHa 
sala, imprimeno un carattere affatto speciale ai 
palazzi Veneziani. 

39 Palazzo Cavalli secol0 XV. sono rimarchevoli 
le finestre deI piano nobile i eui archi serni
eircolari formano gli archi acuti intreeciandosi 
un.o ?on l' altro. Ora subi un ristauro. :Ei pro-
prleta deI Barone E'ranchetti. 

liO Palazzo Giovanelli seco 10 XIV. forse di Filippo 
Calendario. 

41 Palazzo Contarini Fasan, secolo XV. sono ele
gantissimi i poggiuoli delle finestre. 

42 Palazz~ d'Oro (detto: ,La Ca' d'üro) secolo XIVr 
forse dl Calendario. E uno dei prospetti pHi ele-
g~nti di questo ~tile: Oltre deHa loggia supe-
flOre ne ha una· mferIOre eome si vede in molti 
palazzi di Venezia e ehe per eerto serviva per 
10 sbarco delle merei. 

43 Detta.glio deI Palazzo d' Oro. 
44 Dossale in legno nelIa ehiesa dei Frari. Sente 

deI gusto tedesco. 
45 Monumento deI Beato Pacifieo nella ehiesa ·dei 

Frari, sente deI gusto tedeseo. . 

Venezia 

" 

" 

" 
" 
" 

. __ 4ft.ß~atQa di Adamo...neLeortila..de1 palazzo dueaIa 
dl Bartolomeo Bon secolo XV. c;k.W1....--_~ 

4..7 S_tatua di EVJl _c...QmJLJlQpra. _ : 
-~ 

48 Palazzo Bcrnardo 8eoolo XIV. 
49 detto degli Ambaseiatori seeolo XIV. 
50 detto Giustinian vicino Foscari secolo XIV. 
51 detto Cavalli a S. Luca secolo XV. 
52 Monumento deI Doge Michiele Morosini neUa 

chiesa d()i Ss. Gio. e Paolo anno 1482. 
53 1!!alazzo Giustinian (Hotel Europa) risente del
I l'epoca deI Risorgimento 8ecol0 XV. 
54 Palazzo Pisani a S. Polo, sebbene ad areo aeuto 

10 stile arieggia molto deI risorgimento special
mente nelle mo don at ure deI basamento se
eolo XV. 

55 Porta maggiore delIa Chiesa dei Frari sec. XIV. 
56 detta di fianco di detta Cbiesa. Il bassorilievo 

che e be1lissimo potrebbe essere dei fratelli 
Dalle Masegne. 

57 Porta deI palazzo Sanudo. Una delle piu earat
teI'istiche dei palazzi veneziani. 

58 Poggiuolo a S. Cassiano (due tavole). Fra gli 
ar chi vi sono i simboli degli Evangelisti, gli 
scacehi alterni ehe eontornano le finestre sono 
earatteristici di Venezia, cosi pure gli arehi in
flessi a ferro di lancia di gusto arabo. 

59 Capitello eon aquila -sulla loggia superiore 
deI palazzo Dueale di 

60 detto con testa virile coma sopra. 
~H detto allegorieo ai punti cardinali. 
62 detto eon putto 
63 detto con busto 
64 dotto con fogliami 
65 detto eon nido d' aquila 
66 detto allusivo alle belle arti 
67 detto C011 putto ehe dorme 
68 detto eon pigne 
69 detto eon testa d' Ariet e 
70 detto con fogliami 
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Venezia 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

Venezia 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
., 

" 

71 Tombe degli Scaligeri secolo XIV della piu 



grande eleganza. Il gusto pero ha qualcho CO'Efa' 
di tedesco 

72 Monumento di Can Signorio della scala anno 1575 
73 detto di Mastino II, anno 13tH 
74 d.etto di Guglielmo Castelbarco 
75 Porta della Chiesa di S. Anastasia 
76 Chiesa di S. Francesco 
77 Il Duomo di l\1ilano fondato nel 1386. E uno 

dei piu belli monumenti in questo stile. La fac:. 
eiata eostruita dal Pel1eg.rini in stile deUa de
cadenza, stuona immensamente. Ma i lati e Ia. 
parte posteriore' sono di un gusto squisito ehe 
ti"ene molto deI gusto oltramontano 

78 Dettaglio superiore deI Duomo 
79 Le aguglie deI Duomo 
80 Scala a ehioeciola e finestra Sll'l1W aguglia 

principale 
81 Parte posteriore deI Duomo 
82 La facciata eostruita dal Pellegrini, niiseuglio 

di gotico e decadenza 
83 Santa Maria in Strada secol0 XIV, elegante 

facciata di stile ehe sente deI tedesco 
84 Faceiata della Cattedrale arieggia dello stile 

deI risorgimento 
85 Dettaglio delIa porta di detta Chiesa 
86 Porta maggiore dena Cattedrale. E un miseu

glio di bassi tempi, arco acuto e risorgimento 
87 Porta deI palazzo ]'oscari. La forma di queste 

porte e speciale di Venezia secolo Xl V e XV, 

Verona 
» 

" 
" 
" Pavia' 

Milano 

" 
" 

" 

" 
Monza 

" 

Corno 

l' arco infiesso ha deU' arabo stile Venezia 
88 Porta della Chiesa di S. Gregorio. Le rosette 

sui stipiti e ehe seguitano suU' arco sono d'un 
ottimo effetto 

89 Capitello nell'Abazia di S. Gregorio. 
90 detto e mensola neUa detta Abazia 
91 Arcata dl una porta a S. Tommaso seco10 XIV. 

E elegante il contorno di archetti incrociantesi. 

H 

" 
" 

4,1 
9~ Arcata di nna porta n S. Margherita. Venezia 
~)3 detta a S. Maria Formosa eon stemma e putti " 
94 Loggia supel'iore nel palazzo Dueale " 
95 Una finestra ehe forma angolo nel palazzo Cap'-

pello sulla fondamenta deI diavolo a S. Zaccaria Venezia 
96 Cattedrale di (Dorno. M.iseuglio di ogivale e ri-

nascimento Co-!1]O 
97 Intaglio in legno secolo XIV. Ravenna 
üS Tritico in avorio, seco10 XIII. " 
9u Oattodrale . .M.ag;lifieo monumento di stile areo-

aeuto misto a un poco di bizantino e' ehe tiene 
della scuola tedesca edella toseana, sec. XIII. Orvieto 

100 Dettaglio della porta maggiore di detta ehiesa. " 
10i detto di una porta seeondaria di detta chiesa. " 
,t02 Cattedrale secoli XIII e XIV di Giovanni Pi-

sano ha 10 stesso earattere della eattedrale di 
Crvieto, misto di basso tempi areo-aeuto toseano. Siena 

103 Dettaglio di questa ehiesa. " 
10/l Dna finestra. Elegantissime sono 1e forme e 

gli ornamenti. Lueca 
105 Altare eon tabernaeolo neUa ehiesa di S. Mi-

chele. Lavoro dell' Orcagna. :E di stile taseano 
ricchissimo. Firenze 

106 Dettaglio di una ' pilastrata di detto altare. ., 
107 Detto eon bassorilievo. " 
108 POl'ta di S. :Maria deI Fiore. Eu fondata questa 

ehiesa nel 1298 e principiata da Arnoldo Cam
bio, i lavo1'i durarono circa due seeoli. E spie
eato il gusto toscano nell'intarsiatu1'e dei marmi 
e neUe sagome sempliei appena sbozzate. " 

109 Altra detta. " 
110 Altra detta. " 
11 1 Monumento Barüncelli di Nicolb Pisano in San-

ta O1'oce. 
H 2 Campanile di Giotto eominciato nel 1334. ' E 

uno dei phI belli monumenti, di tipo toseano 
arehi·acu to. 

" 

" 
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113 Faceiata di S. eroce. Sebbeno di racente co. 

struzione possede il earattero speeiale alle fab
briehe toseane delI' epoea ogivale. 

114 Porta a S. Giovanni della Sagra. 
-115 Dettaglio deI Battistero. 
116 Palazzo Da l\'Iula. Ha delle beIlissime flnestre 

secol0 XV. 
117 Porta deHa ehiesa di S. Polo di stile ehe sente 

dell'oltremontano, secoJo XIV. 
118 Una sopraporta a S. Zaeearia deI XIV 8eco10, 

l'arco e inflesso e buone sono 1e figure deI 
bassorilievo. ' 

H9 Porta della chiesa di , S. Stefano 8eeol0 XIV, 
ricchissima, il gusto deI fogliame sente dello stile 
tedesco. 

120 Bassorilievo a 8. Giovanni Evangelista. I con. 
fratelli appiedi di S. Giov. II bassoriliovo sopr:t 
posto eon Ia madonna eilputto e di bel stile 
deI risorgimento. 

121 Un 'finestrato con poggiuolo. Questo da una 
giusta idea deI cara ttere speciale delle finestre 
veneziane. L'arco e tratto dall'arabo, e inflesso 
triIobato e tanto le singole finestre ehe queU e 
ehe sono unite si vedono in quadrate eon una 
fascia a sea.cchi alterni. 

122 Pozzo all'Angelo Raffaele. Ha::::mareato l' anno 
1358. 

123 Detto in una cnsa aUa Misericordia. 
124 Abside della Chiesa di S. Gregorio. E delia 

prima maniora deHo stile arco-acuto. 
125 Palazzo a S. Polo. Questo ed il seguente for

mano un solo palazzo, pero in questo i capitelli 
deI 10ggiato sono dei bassi tempi. 

126 Seguito di questo palazzo. 
127 Ln ehiesa deHa Madonna dell' Orto stile di 
. transazione secolo XV. 
128 Porta di detta chiesa. 

Firenze 
Havenna 

~iena 

l\1urano 

Venczia 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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129 r orta delln chlesa dei Ss. Giov. e Paolo . stile 

di transazione. . Veneziä 
130 Areo in una easa a S. Polo. E singolare l' or

namento formato da lepri ehe si eorrono dietro 
l'ale genere di decora7.ione era propria dello 
stile Italo-bizantino, quest' arco pero e aeuto 
marcando cosi l' epoca di transazi<me.. " 

131 Bas-so-rilievo. La- Madonna, S8.. Pie-tro--e- Paolo~ - -.....,.,...~--

e due Angeli. Si avvicina a1 gusto deI rinas.ci-
mento a S. Polo. ", 
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Stile dei Ri.sorgimento 

Questo e 10 stile ehe piu interessa gli architetti mo
derni. Il suo periodo deve esser diviso in due epoche ben 
distiilte. La prima e quella iniziata dai Lombardo, Rizzo, 
Leopardi ecc., e l' altra e Ia elassica deI Palladio, Sansovino, 
Sanmicheli ecce 

I. Epoca -- Stile dei Risorgimento 
de'j Lombardo-Scarpagnino ece. 

In questo stile vi e tutta Ia purezza e l' eleganza ne1J~ 
proporzioni delI' architettura greea e romana, tuttocib ne 
differisce completamente avendo un impronta tutta sua spe
eiale ehe ne fa uno stile affatto originale deI quale nc e 
patria l' ItaHa. Principia aUa meta deI secolo XV e dura 
fino dopo Ia meta deI secolo XVI. 

1 Porta delIa Chiesa di S. Giobbe - souola dei 
fratelli Lombardo V onc7.ia 

2 Dettaglio d'un pilastro di detta porta (in 5 tav.) ') 
-3 Porta delIa Chiesa di S. Zaooaria - scuola dei 

Lombardo " 
4. Pilastro di detta porta " 
5 Detto pilastro (in tre tavole) " 
6 Porta della Chiesa dei Miracoli di Pietro Lom-
bardo anno 1481 

7 Pilastro di detta porta 
8 Detto pilastro (in tre tavole) 
9 Capitello sulla Chiesa dei Miracoli A 

10 detto in detta Chiesa B 
11 Base e parte di pilastro sul fianco di detta 

Chiesa 

" 
)) 

" ., 

" 

12 Porta deI palazzo Vendramin a S. Fosca 
13 Dettaglio di detta porta 
14 Porta esterna delIa Confraternita di S. 1\'Iarco 

ora Ospitale, di Mareo Lombardo 
45 Dettaglio 0 base di colonna di detta porta 
16 Porta interna di detta Confraternita N. 1 
17 detta idem N. 2 
18 l!'aeeiata di questa Confraternita, di Mareo 

Lombardo, socol0 XV 
19 Pozzo nel Cortile di detta Confraternita. 
20 Pozzo in Oampo Ss. Gio. e Paolo, sec. XV 
21 detto in Campo aHa Maddalena 
22 detto ehe ora trovasi nel cortile deI palazzo 

Municipale elegantissimo 
23 Proeurative vecehie in dettaglio. I due primi 

ordini sono di Pietro Lombardo secolo XV, il 
terzo di Bartolammeo Buono, anno 1517 

24 Uno dei piIi di bronze doi stendardi in piazza 
S. Marco. Bellissimo lavoro di Alessandro Leo
pardo nel principio deI secolo XVI 

25 Pilo in bronzo a11' Arsenale. Sente della deea
denza. 

26 La scala dei giganti nel palazzo Dueale vista 
di fianQo, secolo XV di Antonio Rizzo 

27 Ornamento di archivolto a sinistra sopra Ia 
scala suddetta di Antonio Rizzo 

28 Betto simile a destra 
29 Prospetto in fianeo della scala dei giganti. Si 

vuole deI Bergamasco, ma piu probabiIe che sia 
di Pietro Lombardo 1501. In questo prospetto 
tutto e bello. Le finestre sono d' una bellezza 
non comune 

SO Una finestra di detto prospetto 
31 Balaustra deHa scala dei Giganti di Ant. Rizzo 
32 Ornamento di questa balaustra 
33 Uno dei pilastri della balaust)'ata 
34 Uu capitello sopra In. scala dei ü igartti 

Venezia 
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46 
35 Detto con ornamentodel pilastro 
36 La facciata interna in iseoreio deI eortHe deI 

palazzo Dueale di Antonio Rizzo 
37 La faedata di fronte in dettaglio N. 1 deI cor-

tile deI palazzo Dueale 
38 Detta simile N. 2 
:39 Dettllglio eon trabeazione di questa faeeiata 
40 Fregio di una porta in uua gala deI palazzo 

Dueale 
41 Bassorilievo neUa loggia deI palazzo Ducale, 

scuola di Piefro Lombardo 
42 Bassorilievo nel1a c.amera degli searJatti nel 

-palazzo Dueale, rappresenta il Doge Leonardo 
Loredano ai piedi deHa Vergine, di Pietro Lom
'bardo 

43 Pilastrini neUa porta deHa riva deI palazzO" 
Dueale 

44 Porta dena Confraternita di S. Gio. Evange
Iista, seeol0 X V 

15 Pilastro sopra la scala dei Giganti 
4G Fregio in bronzo deI monumento Colleoni di 

Alessandro Leopardi 
47 Porta dell' Arsenale di Fra Gioeondo anno 1416 
48 Leone di S. Marco nel fron tone della porta 

suddetta, uno dQi piu belli rimasti 
49 Porta nella sala superiore della Confraternita 

di S. Roceo ; sente deHa .deeadenza 
50 Porta laterale della Chiesa di ~. Roeeo, 
51 Prospetto delIs I!!euola dj S. ROCCQ dello Sear

pagnino 
52 Parta posteriora della se~ola di S. Hocco 
.53 Ornamento sulla facciata della Cliiesa ~. Zac

caria N. 1 
54 Detto simile N. 2 
PD Porta di S. Michele di Muran{), anno 1470 ar

chitetto Moretto dl Lt renzo, SI a vvieina al 
classico 

Venczia. 
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56 Pilastrino di detta porta Verwziu 
57 Una parte di detto pilastro 
58 Porta del1a Chiesa dei Gesuati, s~oolo XV 
59 Dettaglio deI oapitello e fregio di detta porta 
60 Pilastrino di detta porta 
61 Pianterreno deI palazzo Guizzetti aUa Fava, 

avendo moIta analogia con gli ornam~nti deI 
palazzo Dueale si potrebbe supporre di Anto-
nio Rizzo 

62 Pilastrino con mensola sull' angolo di detto 
palazzo 

63 Torre deU' orologio di S. Mareo anno 1466, di 
Piatro 'Lom bardo 

64 Palazzo Vendramin Calergi anno 1481 di Piotro 
Lombardo le finestre sono di forme elegantissime 

65 Palazzo Spinelli avendo molta analogia di stile 
eol sopradetto si potrebbe credere fosse pure di 
Pietro Lombardo 

66 Palazzo Grimani a S. Polo aeeenna aUo stile 
deI classieismo 

67 Palazzo Dario seco10 XVI 
68 Palazzo Manzoni Angarani secolo X VI 
69 Palazzo Contarini dalle figure 8eool0 XVI 
70 Chiesa di S. Zacearia di l\1artino Lombardo 

" ., 

" 

l! 

" 

" 

., 

)) 

" I, 

" ,t 
71 Camino nella camera degli scarlatti deI J>a- _--__ _ 

lazzo Dueale 8ecol0 XV - - - -
12 Monumento deI Doge 1\1arce110 a S. Giovanni.. -

e Paolo anno 1474 
73 Monumento deI Doge Vendramino a S8. Gio

vanni e Paolo forse di Alessaildro Leopardo 
74 .Monumento d.eL Doge Pas uale _ ~lalipi.ex.O- i1. -

Ss. Gio. e Paolo anno 1462 
75 Monumento dal Jloge Giovanni Mocenigo a 

" 
)) 

" 

" 
-Ss. Gio. e Paolo anno 1500 di 'l'ullio Lombardo " 

. 76 Monumento di Jacopo Marcello a S. Maria glo-
riosa di F'rari anno 1484 - " 

-~-
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77 Monumento di Henerosa Orsini Zen ai Frari 

secolo XV 
78 Detto di Pie.tro Bernn.rdo ai Frari forse -di 

A lessandro Leopardo 
79 Saala a ehiocciola deI palazzo MineHi 
SO Altarino neHa Chiesa di S. Mareo di Pietro 

Lombardo 
81 Bassorilievo - ' I1 Re.dentore fra due anO'eli nel 

fianeo della Chiesa dei Gesuati seeol~ X VI 
8213assorilievo nel ehiostro delsemi~aTjo sec. X VI 
,85 Porta di S. Giov. Evangelista di belle linee 

·s.emplici. 
'84 Cappel1a maggiore neHa ehiesa di S. Giobbe. 
:85 ~ilastro ehe sostiene l' areata di detta Cappella 

dl ornamento finissimo. 
J~.6 Detto pilaRtro in tre tavole. 
1:S7 Pilastro a destra di detta Cappella eon tra-

lJeazione. 
'88 Dettaglio di un lato di dctto pilastro. 
8U Altro pilastro entro la Cappella maggiore. 
·90 Meandro sulla tomba di Cristoforo 1\loro anno 

147f in due tavole neUa chiesa di S. Giobbe. 
~ I Altro Meandro di detta tomba. 
n2 Dettaglio di altro pilastrino in S. Giobbe. 
93 Altare di stile toseano in S. Giobbe. 
~4 Parapetto di mensa d' altare a S. Giobbe (in 

due tavole). 
'95 Stemma deI Doge Barbarigo sulla faeciata ehe 

guarda il rivo del~palazzo dueale. 
.96 Arehivolto su detta faeeiata. 
~7 N. 18 ornamenti dei p~edestalli neU' interno a

trio deHa Confraternita di Sau .Marco scuola 
lombarda dall' A al T. 

.98 Abside dena .chiesa dei Miracoli anno 1481 
Pietro Lombardo. . ' 

,UD Il timpano deHa facciata di detta chiesa. 
WO Camino nel .pa!azzo dueala. 

Veuezla 
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401 Dettaglio neHa Confraternita di S. Marco. 
tU2 Yregio sulla Confraternita di S. Mareo. 
1.03 Dettaglio deU' ingl'esso deI palazzo dueale dal 

rivo , 8ecolo XV. di Antonio Rizzo. 
404 Statua equestre deI Generale della Repubhli

ca üol1eoni aSs. Gio. e Paolo di Alessandro 
Leopardo 

405 J>ettaglio deI prospetto della Confraternita di 
S. Rocco dello Scarpagnino. 

106 Parte di un pilastro deHa porta di S. Giobbe 
(vedi tavola I.) 

W7 Parte di un pilastro della porta di S. Zaccaria. 
108 Altra pkrte di detto pilastro. 
109 8offitto nella camera degli scarlatti nel palazzo 

ducalo. 
110 Sofihto in un altra stanza deI palazzo dueale. 
1l f Fregio a n. Giovanni .ffivangelista. 
H2 Altro detto simile. 
~ 13 Dettaglio della facciata interna deI cortile deI 

palazzo dueale. 
! 14 Pilastl'o angolare deHa scala dei Giganti. 
115 Pilastrino Bulla scala dei Giganti eon testa di 

angelo. 
116 detto eon trofei militari. 
1 i 7 detto con putto. 
118 detto con cornucopie. 
119 detto c01 leone di S. Marco. 
120 detto eon e1mo e trofei. 
121 detto con testa di turco. 
122 detto eon emblemi musieali. 
123 detto allegorico alle beUe al'ti. 
124 detto eon em blemi allegorici aHa terra. 
125 detto con emblemi allegorici al mare. 
126 detto con armi tUl'che. 
127 detto con Ia testa di Medusa. 
1::!8 detto con tl'ofei e teste. 
129 detto eon al'abeschi. 

49 
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130 detto con trofei. 
131 Uapitello sulla porta della Confraternita di 

S. Rocoo. 
132 Cisterna nel palazzo Manzoni Angarani. 
133 Porta bterale deHa chiesa di S. Marco. 
134 Pilastrino della porta deI palazzo 00n8010. 
135 Bassorilievo la Madonna 001 pesce e due An

geH nel muro di una casa a S. Marco. 
136 Palazzo dei Camerlenghi di Guglielmo Berga· 

masco. 
137 La Chiesa dei Miracoli di G. Giaoomo Pedoni 

stupendo lavoro deI risorgimento. 
138 Dettaglio deHa trabeazione della porta di detta 

chiesa. 
139 Due pilastri di detta chiesa. 
140 Facciata della chiesa incomineiata nel 1 tl73 con 

disegno di Ambrogio da Fossano, sente deI bra-

Venczia 
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Verona 

Venezia 

Brescia 

" 

mantesco. Certosa di Pavia 
141 Dettaglio di detta facciata. " 
142 Dettaglio delle arcate in piett-a cotta nel cortile " 
143 detto simile delH cortile 
1-.44 Pprta orie_ntale del1~cattedrale 
145 Detta settentl'iona~ _Questa ha deno stile bra-

mantesco. 
146 Abside deUa cattedrale. 
147 Porta deBa confraternita di S. Mareo 
148 Capitello sul palazzo camerlenghi. 
149 detto nel palazzo dueale. 
150 detto a S. Maria Formosa. 
i51 Pozzo a S. Gio. (jrisostomo. 

" Como 
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Venezia 
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152 Porta di Gian Bologna deI duomo Pisa 
153 Porta in bronzo deI battisterio di Lor. Ghiberti Fircnze 
154 detta simile 
155 Pulpito in S; Croee di Benedetto da Majano 
156 Bassorilievo di Luea deUa Robbia. 
157 Dettaglio deI eortile deI palazzo vecchio deI Mi

chelozza. 

" 
)) 

Lucca 

Firenze 

, 

158 l\Ionumento Massuppini in S. Croce. Bellissimo 
lavoro di Desiderio da ,Settignano di tutta purezza 

51 

ed eleganza. . Firenze 
~59 Dettaglio di detto monumento. " 
160 Monumento di Ourtoli' Lucca 
161 Dettaglio di detto monumento. " 
162 Altaro EI Bassorilievo deI Donatello -l'Annuncia-

zione. 
163 Altare di Moressano. 
164 Fonte battesimale di Giacomo dalle Quercie 
161) Elegantissima porta deI 146f. 
166 Dettaglio di detta porta. 
167 Un pilastrino in due tavole. 
168 Bassorilievo di Luca Dalla Robbia nel Santuario 
169 Dettagli tolti dalla Chiesa di S. Maria deI popolo 
170 Elegantissimo capitello 
171 Ornamento di pilastro di Raffaello Sanzio 
172 detto con medaglione 
173 detto con grifi 
174 detto con iscrizione Ser'vite Domine 
175 detto co~ iscl'izione Spel'a in Dio 
17G detto con medaglione ed imagine di santa 
177 detto con tre puttini 
i78 detto col pes ce mistico 
179 Capitello con aquila sul p rospetto in fian(~o 

deI palazzo Ducale di Piotro Lombarda 
180 dctto con delfini 
181 detto con rosoni 
182 detto allegorico al mare 
18:3 (letto con sjrene 
,18'1 F:lI·tc de1 prospetto esterno dena Chiesa di 

S. Bel'nardino 
185 DettagFo di detto prospetto 
186 Detkg1io di S. Maria deI Popolo 
~ 87 Madonna in marmo di Tommaso Lombardo 

HeHa Chiesa di S. Sebastiano. 
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Stile dei Risorgimento 
I L Epoca - Classico Moderno 

Questo stile e iI ritorno al Classicismo dei Greci c doi 
Romani. 

I quattro ordini greci romani eIe 101'0 proporzioni. hanno 
sel'vito di base agli architetti di quas t' epoea. Aleuni come 
Palladio imitarono forse troppo servilmente l' arte antiea 
gre"a e romana, ma in generale questo studio delI' antico 
produsse uno stile ehe ebbe un' impronta sua propria e ehe 
usato da uomini di genio corne il Sansovino, Sanmieheli ace. 
diede delle eostruzioni ehe non hanno nulla da invidiare per 
purezea ed oleganza, aUe antiehe, greche romane ed a. 
quelle leggiadre della preeedente epoca deI risorgimento. 

Dalla II. meta deI XV. e X VI. 

1 Palazzo Tiepol0 secol0 XV del Sansovino, 
2 La loggetta ehe serve di base al campanile di 

S. Marco deI Sansovino. Questa costruzione e 
rimarcabile per Ia ricehezza di bronzi-marmi cd 
ornamenti, pera non e iI piu bel Iavoro deI San
sovino. L 'attico specialmente ehe ha l' altezza 
deHa colonna compreso il capitello non edel 
piu buon gusto. 

3 Statua in bronzo rappresentante Ia Pace Sansovino 
4: dettü idem Mercurio " 
5 detto idem Marte " 
6 dstto idem Apollo " 
7 L'antica libreria di S. Marco deI Sansovino 1548 

circa. E una delle piu belle opere di questo al'~ 
chitetto. E a due ordini: Dorieo e Jonico, ma 
sebbene le proporzioni si allontanino di molto 
daUe vitruviane, pure sono di una armonia per-

Vonezia 

" 
" 

fettn. La trnbeazione dorica ha il tel'zo dell'or· 
dine e oltre Ia meta Ia joniea. 

8 Dettagli di detta libreria. 
9 Chiesa deI Redentore di Andrea Palladio 1576 

e a Cl'oee Iatina, giudiziosa l'ieonografia ed eIe· 
ganti i profi li e Ie proporzioni degli o.rdini com· 
posito e eOl'intio. • 

10 Chi~sa di S. Giorgio Maggiore di Palladio. E a oro· 
ee Iatina ed a tre navi. Anche jn questa faQ· 
briea sono da studiarsi le beUe proporzioni de· 
gli ordini. 

11 Palazzo Grimani a S. Luca deI Sanmicheli. Ma· 
gnifieo prospetto in cui vi e tutto da studiare, 
meno pera il terzo ordine ehe e tozzo e sostiene 
un cornieione troppo pesante. Sarebbe pera a 
credere seeondo anche il Vasari, che questo 
ordine fosse stato costruito da aUro architetto 
dopo Ia morte deI SanmicheH. 

12 Palazzo Corner a San Maurizio deI Sansovino. 
Severo ad un tempo ed elegante edifizio. 

13 Palazzo Contarini a S. Tlovaso dello Scamozzi. 
Ei bello il bugnato deI piano inferiore. 

14 Ponte di Rialto 1690 di Antonio Da Ponte. V' e 
rimarchevole Ia costruzione fatto ealeolo aHa 
poco consistenza deI sottosuolo. I bassorilievi 
ai Iati sono deI Gil'olamo Campagna. 

15 DettagJio deI palazzo Bevilacqua. Elegante edi
fizio deI Sanmicheli. 

16 Porta del1a Citta di Verona detta di San Sisto 
deI Hanmicheli. Questo architetto primeggiava 
in qunsto genere di eostl'uzioni per Ia severita 
e grandiosita dei concetti. 

17 l\fonumento Mediei. Uno dei capilavori deI Mi
chelangelo. 

18 La notte. Statua di detto Monumento. 
19 Gli TI ffiz i deI Vasari 1574. 
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20 Dettaglio di una facciata interna nel Coriile 

dell'Aeeademia dLBelIe Arti deI Palladio. Venezia 
21 Faceiata di S. Pietro deI Maderna. Sebbene 

senta de~ b~~oeco, tuttoeio e ammirevole per 
Ja, g:andlOsIta ed ~rmonia, delle sue proporzioni 

22 Blbhoteea deI VatIcano. E da studiarsi per la 
deeorazione 

23 detta simile 
<--.~ __ -~! Altare mt!:ggiore a ~!-Giotgio_ .Maggior.e~ Getti 

in bronzo di Girolamo Campagna buonissima 
composizione. I due angeH ai lati sono barocchi 
di un Pietro Bosello 

Roma 

" ., 

Venezia 
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Stile della Decadenza 

Sebbene questo stile sia bandito dalle scuole, tuttavia 
non si puo negare che in mezzo a tante eattive eostruzioni 
non vo ne sie no alcune degne di essere esaminate. Anche 
in quest' epoca vi furono uomini di genio ehe seppero eIe
varsi dalla. massa e eon questo stile innalzare delle 
fabbriche neUe quali non si puo fare a meno di ammirare 
Ia fantasia e Ia grandiosita. Al eontrario dei puristi ehe 
cereavano la semplicita delle linee, gli architetti della de
cadenza evitarono la linea retta e prediligevano tutte l~ 
linee eurve, spezzate, eontorte ece. 

La bizzaria dell' imaginazione la piu sfrenata signoreg-
gia.va neHe 101'0 costruzioni. 

Questo stile ebbe prineipio aUa fine deI 8ecolo X VI e 
duro a tutto il XVIlI. 

t Sala deI maggior eonsiglio nel palazzo Dueale 
fu restaurata dal D aponte e poi da altri, se· 
coli XVI e XVII Vene.zia 

2 Sala dello serutinio ristaurata dal Daponte e da 
altri, secoli XV e XVII . 

:3 Scala d' oro fu ideata da.! Sansovino, ma eseguita 
da Alessandro Vittoria e dal pittore Franeo 1570 

4 Cerehia in bronzo di pozzo nel cortile Dueale 
di Alfonso Alberghetti anno 1550 " 

5 Altro puteale nel eortile deI palazzo Dueale di 
Nieolb de Conti anno 164.8 " 

6 Palazzo Morolin seeol0 XVIII deI Mazzoni 10 
stile n' e abbastanza castigato 

'1 Monumento di Giovanni Peranda nel seminario 
- seuola deI Vittoria 

8 Palazzo Balbi di Alessandro Vittoria e scoretto 
assai 

" 

" 
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9 Palazzo RezzonicQ eecolo XVII di Baldassare 

Longhena. Maestoso e mo Ito armonico l'assieme, 
bello il bugnato deI piantel'reno 

10 Palazzo Pesaro di Baldassare Longhena. E di 
effetto imponente, peccatG sia sopraceal'ieo di 
ornamenti. 

H Palazzo Flangini seco10 XVII, di Baldassare 
Longhena 

12 . Chiesa degli Sealzi seeol0 X V Ir di Giuseppe 
Sartli 

13 detta di S. Maria delIa Salute di Baldassal'e 
Longhena anno 1631. Con tutti i difetti del
I' epoea non si puo ne gare ehe sia di un effetto 
originale e di un assieme che a primo aspetto 
colpisee gradevo1ment!'} 

14 Altare maggiore nelIa Chiesa delIa Salute se
eo10 X VII di Giusto Le Curt. Fatto astrazione 
alle movenze eontorte dello figura, e' e deHa 
vita edella franchezza in questa seuHura 

15 Monumento Pesaro neUa Chiesa dei Frari di 
Baldassare Longhena 1668. E un assieme di 
strarnberie ehe pero ha deI grandioso e del
I' originale 

16 Palazzo Cornaro deHa Regina di Cipro di Do
menieo Rossi t 744.:E abbastanza eastigato di 
stile 

17 Palazzo Giustinian LoIlin - BaIdassare Lon
ghena 8eeolo X VII 

18 La dogana aHa Salute di Giuseppe Benoni 1676 
:Ei una fabbriea abbastanza di buon stile ed 
effetto 

19 Palazzo Fini 8eeol0 X VIII di Alessandro Tre
mlgnan 

20 Interno deHa Chiesa dei Gesuiti di Domenico 
R08Si anno 1720 

21 Altare maggiore di deHa Chiesa di Giuseppe 
Pozzo secolo XVlIl vero stile baroceo 

Venezia 
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2'2 Palazzo Grassi secolo X VII di Giol'gio ~;Iassari. 

Sebbene povero di fantasia e di stile castigato . 
e di proporzioni armoniche VenezHl, 

23 Altare maggiore della Chiesa degli Scal~i se~ 
eolo XVII deI P. Giovanni Pozzo vero tIpo dl 
barocchismo 

2'1 Altare deHa Madonna deI Carmelo nella detta 
Chiesa deI P. Gievanni Pozzo tipo egua:e al 
preeedente . . 

25 Portelli in bronzo della Loggetta ~750 dl An
tonio Gai. Bellissimo getto sebbene di stile 
barocco , 

26 Prospetto della Chiesa dei T01entini di Alcs~ 

sandro Tirali 
'27 Dieci bassirilievi deH' incendiata CappeUa deI 

Rosario ai S8. Giovann i e Paolo 
28 Candelabro di A1essandro Vittoria 
29 detto in altra posizione 
00 S. Gerolamo. Statua nena Chiesa dei Frari di 

Alessandro Vittoria. E un -lavoro di merito 
51 Dodiei intagli in legno di Gio. Marehiori allusivi 

aHa vita di S. Rocco nena scnola di tal norne 
32 11 Coro di S. Giorgio Maggiore sec010 XVII, 

di Alberte De Brule. Intaglio in !egno rnolto 
diligente, rna poco di buon gusto,. meno le co
lonnine corintie ehe sono eleg:mtI. 
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Stile Moderno 

1 Tomba di Canova eseguita dai suoi allievi nelIa 
Chiesa dei Frari. 

2 Statue di detta Tomba in dettaglio. 
S l'omba di Tiziano di Luigi Zandomeneghi nella 

Chiesa dei Frari. 
4 Statue di detta Tomba in dettaglio 
5 Arco della Pace. 
6 Monumento Rezzonico. 

Ycuer.ia 
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