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V  ' E D I T & ^ A  c m i E G G E .
© i© © ©

Q Uanto ghvevol eofa farebbe^ s) a I Pabb/jcG  ̂
che al PnvatOyfe in tutte le n o b il ie  civi- 

It famiglieehf godono tl vantaggio d" aver n si
lt proprie cafe la pregiatiffma Ifiaria delle vite 
de' put Illufiri Pittori y Scultoriy e 4^chitetti y di 
Giorgio Vafari y prtncipalmente in quelle y dove fo
ul de* giovanetti, fe  quefti vemjfera dai loro Mag- 
gieri accojlnmatiy tra gli altri loro Jlu^dj, ad tm- 
ptegar qualcbe tempo nella piacevdlijf^ia lettura 
delle medefime.

Cio Ji dice foltanto ad oggettO y come fu 'd a  
m i accennato nelP introdazione al Tomo quinta 
di quefia nojira edizione , cioe per che* una tar 
JJloria venijfe ad ottener pienamente i l  fine pre- 
tejb dal fuo benemerito Autore in darla al Pub- 
blico ,* a St gfan cofto di inefplicabili fue diligen
ce > fpefi y e fdticbe; non gid afitnche fiejfe 1‘ ope
ra fua*per abbellimento degli jcajfali ;  oppure 
chiunque in leggendola y non altro pretendejfey che 
appagare quella onefla curiofita yche fogUono aver 
di mira coloro , che ji  dilettano di leggere Ifiorie 
cnde aver la fierile notizia de’paffati tempi yO al 
pin fol J i  appagajfero di fapert in quanto at pro- 
fejjhri delle arti nobiliffime» che dal Difegno di- 
pendono y i nomiy cU'opere loro y e chi di ejfi Jtcf  ̂
pin untied, 9 moderno j ma bens) egli ha pretefo ,

bltre
    

 



i^hre,(itia hraXaJT^'civeva *di perpe*
t.uar la memoria di ejji, e delle lodevoli loro opera*^ 
zioni  ̂ di dare tin forte flinhlo alia gioventu di 

,ajf^zionarji al nobile ftudio delle arti medejlme ed 
imitarne g li efempli loro piu illuflri con decoro f 
e tit tile per fe medefimi, e per la P atria .

Ala cib non potrd mat fuccedere > ne tale uti* 
Hfhna Jfioria verrd a produrre s) vantaggiofi 
fe tti rfe folo andr\ alle mani delle provetteed eru* 
■dite perfone non fard , come a principio f i  dijfê
fa tta  comnne la lettura di ejfa alia teneragioventu^ 
quale per mezzo della medejima potrebbefi invoglia- 
re di tali Jludj, e per avvent'ura  ̂ in tahino di loro 
fcdprirjl dal loro Maggiori qttella difpofizione e ta* 
lento i da riufcire felicemente in alcana di ejfe no- 
bili artif dve piuJi fentiJfe da natara portato' ê quatu 
do do nonfuccedejj'e  ̂niun Ji creda, che refiajfe af- 
fattp in loro inutile una tal.lettura poiche almeno  ̂
allontanati da'perniciofilibri, refierSbbero i'giova- 
ni alquanto eruditi nelle cafe apfarteneiiti  ̂si ai 
Profefjori itlujlri delle medejime a r ti, che cfile glo* 
fiofeproduzioni dt£jjiy da cutvedonji nobilmente ar- 
riechite quefia nojlra , ed altre Cittd ; e ancor fa- 
prebbero , che fol fa tlt loro virtuofe fatiche ne viene 
ilpiii bel lujiro , e tuito ilpregio delle Qdttd mede* 

Jime, e cos) imparerebbero adapprezzarle a non
riguardare le operazioni loro cou st brutale indiffe- 
'renza > come pur troppo Ji vedi fa r  da taluno  ̂che ne 
Jono ajfatto all’ ofcuro con loro danno y e vergogna.

L̂ .    
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D E L L E
V-LJE DEI PITTORI

S C R I T T E  D A  M. G I O R G I O  V A S A R D

P l X T O R E  A r E T I N O .

T'- -
yjOOOCXK'AKK%

V I T A

D I N I c C O L’ cy
D E T T O I L  T . R I B O L p

SCULtORE E ARcmTETTOB.E. *

AfFaello legnajuoJo , fopranominato il Ric- 
cio de’ Pcricolijil quale abitava appreflfoal 
canto a Monteloro in Fiorenza, avendo avu- 
to r  anno 1500. fecondo cti’ cgli fteffb mi 
raccontava, iin figliuolo mafchio, il qual 

voile, che al Battefimo fofle chiamato, come fuo p a - T  
dre ) Niccold , delibero , comech^ povcro compagno- 
fufle, veduto il putto a\;er 1’ ingegno pronto, e viva-̂ - 
>ce, e lo fpirito elevato Ache la, prima cofa. cgli .impa**

Xom. V , '  '  ■ A ' jfalTf    
 



P a r X 8  ’  X N  X A

•  some fip ia ia-

fno ’ll name di 
'ribelo •

raile  ̂a Ic^gerc5 e fcyivere berrfi",c far di conto ; perchi 
fnandaridolo alle fcuole, awepnC) per efler il fanciul- 
lo tt'iolto vivo, e in tutte 1’ azioni fue canto fiero, 
chelnon'^trovando mai luogo, era fra gli altri fanciu!- 
l i y k  nella fcuola, e fu o r iu n  diavolo, che fempr/^ 
tratagliava, e tribolava se, e gli altri, ch  ̂ fi perde il 
no*ie di Nic(^16, e s’ acquilld di maniera il norne cjj. 
Triio lo  , ( i)  che cost fit poi chiamato da tuttiJSre- 
ftendo dunque il Tribolo, il padre , cosi per «ii?fvirle- 
ncj  ̂ come per raffrenar la vivezza del putco-, fe lo ti- 
r6 in bcttega, infegnandogli il meftiero fuo; ma ved«« 

' '̂uta il pa- pochi mdi male acco a cotale efercizio, e an*
die neir arte V- fpariyiello, magro, e male compleflionato che no, 
dellegnajuolo. ■ j.ndb penfando , ,per tenerlo'vivo , che lafciafle le mag- 

giori fatiche di quell’ arte, e fi rnettdTe a intagliarle- 
gnami. Ma perchc avcva intefo, she fenza il difegno, 
padre di turte 1’ anrti, non poteva in ci6 divenire ec- 
cellentc maelfro; voile, che il fuo principio foflTe im- 
piegar^ il tempo nel difegno, e perciii gli faceva ri* 
trarre ora qornici, fogliamiv c grottefclie, e ora altrc 
cofe necellarie a^cQtal meftieto.. NeJ che fare,vcduto, 
chelal fa.ncluDli' ferviva 1’ ingegnoj e parimenceJama- 

^no j corffiderd Raffaello, cewe perldna*di giudizio, ch’ 
egli finalmente appreffb di fe non poteva altro impa- 

■ J a adife. J lavorare di quadro; onde avutone prima pa- 
fotto a roJe con Ciappino legnajuoio, e da lui, che nTolto era 

%anmC/nghero.dome îco, c. amico ^  Nanni Ungherq, (2) configlia-*.
tone,

111 Era ufo comune in Firenre , il porre a tutti il foprannome , 
come apparifee., piu che djt ogni altro,  dalla fieria del Varchi i e 
non f i chiumando I’^n I’ altro fie non pel fi^rannome , ne Jegu 'iva  ̂
tJie di taluno (i perdeva fino il norne della fiamiglia ,  come accoddt 
al Tribolo- •

NelV edipone. de' Giunti fiempre f i  legge Nanni Vachero, il 
Suale errore fiu fieguito puntuaimente nella. riftampa di Bologna^ Ma 
fi dee leggere Unghtro ,  di cui f i  tro\.an lettere nel Tom. 3 dellepit- 
tor'iehe. *

"Stdefi nel Baldinucci dee, 4‘ fifP' 4. f. apj, che il Tribolo f i    
 



"ViTA Bi N iccol6 ^ etto  I t  T e ib o io  . ^

tone, e ajutato, 1’ acconcid per tre anni col ^fttopatv 
ni, in bottega del quale, dove fi lavorava d’- ijitiUliQ, 

di quadro, praticavanp del continuo Jacop*©̂  S^fo- 
tuno Scultore, Andrea del Sarto pittore, e altri ,1 che 
pXi^no ftati tanto valent’ uomini. Ora perch6 
il ^wale in que’ tempi era alTai eccellente reputAo,

'feceva molti lavori di quadro > e d’ intaglio per lyvil- 
la-'rii^^nobi Bartolipi a RoveEzano, fuori della porta 
alia Crifee, c per lo palazzo de’ Bartoitni, che iallo* 
ra fi faceva murare da Giovanni , fiateilo del detto 
Zanobi, in fii la piazza di Santa Trrnita , e in Gual- 
fonda pel giardino, e cala del medefimo, il Triboloi, 
che da Nanni era fatto iavorare fepza difcrezicme jpon 
potcndo per la debolezza del corpo'quelle fatiche, 
fempre aVendo a maneggiar feghe, pialle, p'altri fer* 
ramenti difonefti, ccmiincio a fenthf^ di mala voglia,

, c a dire al Riccio, che dimandava, onde^enifie quei- 
la indifpofizione j che non penlava poterfdurare con-.
Nanni in quell’ arte, e cbe percid vedefle .di mttterlo 
con Andrea del Sarto, o con Jacopo Sanf^ n o  c|x lul 
conofciuti in bottega dell’ Unghero; pqj^iiew^helpcraX. 
va con qual fi volefle di loro farla raeglio, esitat^pip 
fano . Per quefte cagioni dunque il Riccio, pur col con ^ 
figlioj e ajuto d?SCiappioo, acconcib il Tribolo con 
Jacopo SSnCovino, che lo prefe volentieri, per averlo gi 
conofciufo in bottega di Nanni .Unghero, e aver vedu' Vnghew, e /  
to , che fi porcava bene nel difegno, e meglio nel ri- êconcia con 
lievo . Faceva Jacopo Sanlbvino , quando il T r i b o l o Sanjô  
guarito andb a liar feco, nell’ Op^ra di Santa Maria-, 
del Fiore, a concorrenza di Benedetto*da Rovczzano,

A z ' An-

thiamava ancora Niccolo dt pericoli: dnl che fiarguifcc, che da fahit> 
tiullo , f t  cost era chiamato il Trfbolo per la fua gran fiere\\a,per la 
medefima ragione, altri V avra\ chiamato de’ pericoli, nel yederlp 
tanto Jlrabiccolare,  e fpejfo me\erji in  pericoli da rompere. U eol-
lo

\

    
 



4  '  P a r t e  i  n t a ;

-And|eajyifa Fiefole, e Baccio Bandinelli, Ja 'ftatua del 
,'Suot projfiSj S.J^opQ Apodolo  di marmOjfOche ancor oggi in quell’ 
con gU efempj Op^a vcdc inficmc con 1’ ?ltre ; pcrch^ il Tribolo, 

^_^elSanj«vin'i- con^quefte occafioni d’ impararej facendo di terra
dUjrgnando con molto Audio, ando in modo acqi*d^- 
.dolin quell’ arte, alia quale li vedeva naturalment^in- 
c li* to , che Jacopo, agiandolo pid un^giorno, che /  
.altra, covnincid a dargli anirao, e a tirarlo iij#w!TKi 
col fargli fare ora una cofa, e ora un’ altri^^ondo 
febbene aveva allora in bottega il Solofmeo (2) da Set- 
tignano, e Pippo del Fabbro, giovani di grande lj*e- 
jranza; perch  ̂ il Tribolo gli palTava di gran lunga , non 
pur gli» paragonava , avendo aggiunto la pratica de’ fer- 
ri al Taper ben fare di terra , e di cera , comincio in 
modo a li^rvirfi di lui nelle fue opere, che finito 1’ 
Aportolo, I  uri Bacco, che fece a Giovanni Bartolini 
per la fua Vafa d* Gualfonda, togliendo a fare per M. , 
Giovanni (Jaddi fuo amicilFuno un cammino , e un 
acquato di Pietra di macigno per le fue cafe, che fo- 
no^alla pjgzza di Madonna; fece fare alcuniputcigran- 
d^cJTter^^^iiii^andavano fopra il cornicione, a] Tribolo, 

harmofj^  ̂ condulfe tanto ftraordinariamente bene, che
*M.Giovanni, vedtito i’ ingegno,e la mamiera. .d^r'giova- 
ne, gli diede a fare due medaglis (kr'marmo, le quail 
finite eccellenteniente, furono poi collocate* fopra al- 
cune porte della mede/ima cafa . Intanto (fercandofi 
d’ allogare per lo Re di Portogallo una fepokura di 
grandiuimo lavoro, per eflere ftato Jacopo difcepolo 
d’ Andrea Contuccr da Monte Sanfovino, e aver no- 
jne non folo d* paragonare il maeftro fuo , uomo di 

-* gran
♦

111 La ftatua del S. Jacopo adejfo i pofld in Chieja al fuo lao-c gô
I2I II P- Orlandi fa il solofmeo pittore , e fcolare d' Andrea 

del Sarto, ricavandolo, dalla fine ddla Vita d’ Andrea fcriita dal 
Vafaritom-3-a il quale qul l i  Ja Scultore, e garipne del San-,

foyino \ A    
 



V ita  di N iccol6^d etto  i t  T ribotc

gran fama, ma d’ aver anco piu bella > fu
cotal Javoro allogato a lui col mezzo de’ B yto li, 1^

.dove fatto Jacopo un fuperbiffimo modello (j^egname 
Vieno tutto di ftorie, e'di figure di cera, fattelalnag- 
^bs^&arte,dal Tribelo, crebbe in modo, elTendoAriu- ~
id le bellifiime 5 la fama del giovine, che Matte® di tm, edi mar- 
JLorenzo Strc!>&zij eflendo partito il TriUoIo dal 

*V?^iLiParendogli oggimai poter, fare da fe, g#di^- 
de a r 5¥ certi putti di pietra, f  poco poi» eflendo- 
gli quelii molto piaciuti , due di marmo y i quali ten- 
fono un delfinO} che verfa acqua in un vivajo, che 
oggi fi vedc a S. Cafeiano, ( i)  luogo lontano da Fi
renze otto miglia, nella villa del detto M. J^atteo.
Mentre che quefte opere dal Tril^lo fi facevano in 
Firenze ,*e{Tendoci venuto per fue bifogne_-M. Barto?- 
lommeo Barbazzi gentiluomo Bolognefe ,yfi ricordd > 
che per Bologna fi cercava d’ un gtovanel che Javo- 
ralTe bene per metterlo a far figure, e ijprie di mar
mo nella facciata di S. Petronio, ChiefaV^incipale di 
quella Citta . I'erche ragionato col Tribol\, e veduto 
delle fue opere,-che gli piacquero . e pap n ^ iLi i*i ma- 
fliimi, e r  altre quality del giovane, locSSdifiiejJ^-* 
lnpna>»dnvg e!>li con molta diligenza, e con 
lode, fece iTTpjco tempo le due Sibllle di msrmo, 
che poi furono pofte nell’ ornamento della Porta di S,
PetroniS, (2) che va alio fpedale della Morte* Le mamo mlU 
quali opere finite, trattandofi di dargli a'farecofe mag- 
giori, mentre fi ftava molto amato , e carezzato da M.
Bartolommeo, comincio la pefie dell’ anno 1525. in 
Bologna, e per tutta la Lombardfa ; ®nde il Tribolo,

per
h i Quejla villa dftta caferotta e pajfata per compra ne' Signo- 

ri Ganucci. _
I2I Fece il  Tribolo anche altre 3 culture per li fignori Bolognefi ,  

come  ̂fono alcune flatue per l^  cappella Zambeccari di S. Petron\o ,rlvfle un’ A(junta\ che fervi di ixfola all’ altar maggior.e de’ PP> dell’. 
Oratorio •

    
 



P a r t  b Q u r n t  a  •

if la peftej fe ne venne a Firenze, e ftatoci 
[ur6 quel male contagiofo, c peftilenziale. fi 
pto che fu , e fe ne > eflendo chia- 
Bologna ;  dove M. Baitolommeo , non gli ]a^ 
nctter mano a cofa alcuna per la fecciafa^ii 

eflendo morti mold amci fuoi./e parJn/^ a 
una fepoltura per fe , e per lata : e cosi fat-- 
I tnedello, il quale voile vedere M. BartnJpwV 

ineo anzi j che altro faceflc) compito, and5 jj^ ^ ib o - 
lo fteflb a Carrara a far cavare i marmi per abbozzar- 
gli in ful luogo , e fgravargli di maniera che non i f -  
lo fofle ( cotoe fu ) piii agevole al condurgll, ma an- 
cora actfioc :̂hi le ^uve riufciflero maggiori. Nel qual 
iuogo j per non peraer tempo , abbozzb due putt! gran- 

j. . ^ di di mapmoj i quali cost imperfetti, eflendoftati con-
dotti a BoWna per fome con tuija i’ opera, furono 

moperlafepol- fopraggiugModo fe Mortc di M. Bartolommeo ( la 
tura de’ Bar- quale fu di KOto dolorc cagione al Tribolo, che fene 

tomb 4n T ^ a n a  ) melfi con gli altri marmi in una 
‘ cappella d ^ . Petronio5 dove ancora Ibno. Partito dun- 

ddda Carrara, nel tornare a Firenze, an- 
daAd»>ayi'rfaa vifitar maeftro Stagio da Pierrafanta-.

’core, (i)fuo amiciflimo, che lavorava neJ>̂ **0^era- 
del Duomo di quella Cittk due colowi^lcon'i capitelli 
di marmo, tutci traforati, che mettendo in» mezzo 1' 
altar maggiore, e il Tabernacolo del Sacram^to , do- 
■ veva ciafcuna di loro aver fopra ii capitello un ange- 
lo di marmo, alto un braccio, e tre quarti , con uit  ̂

iiiano, tolfe, invitato dal detto Stagio , 
pel Duomo di tton avendo allcya altro che fare, a fare uno de’ detti 
r'4a> Angeli, e quelio finifo con tanta perfezione , con quan

ta li pub di marofto finir perfettamente un iavoro fot-
tile ,

pture 
ia,

111 Stagio f ciol ^najlaglo. D i^ u e lh  artefice non rhrovo nl 
U nomt nell’ Abeetdarid p ilto rii! ’, ma V, i l  fine di quefia V i-    

 



V ita di N iccol6 psTTO it  TRiBorto. 7
tile, e dt quella grandezza; riufci dt manier^ Jchc piii 
non fi farebbe potato defiderare. Pctciocchi niW 

J ’ Angelo col mota della perfona, rolando,
' " jo a tenet quel lume;^ha 1’ ignudo certi panni fcttu 
IiVntopia* chc tornano tanto graziofi , e rifponcbno 
tatuV oeneV t ogni verfo, c per tutte le vedute, q«n- 
tp piu non u\2iid efpri‘tticre. Ma avend® in farlo/on- 

m il Tribolo, che non penlava fe non alia «let- 
tazioiT^ielf arte, molto tempo: e non avendone dali* 
operajo avuto- quel' pagamento j che fi penfava, rifolu- 
tc^ a non voler far altro , e tomato a Fiorenza, (i 
rifcontrd in Gio* Batifta della Palla, il quale in quel 
tempo non pur faceva fat pid che poteva^fculture^ e 
pitture pet mandat in Francia al ^  Francefco I»,ma 
comperavn ancicaglie d’ ogni forta, e pittutS’ d’ ogni 
ragione, purch6 fuflVo di mano di buoni ifcaeftri, o  

 ̂ g ornalmcnte P incaflava, e cf»ndav*a e 'perchif
* quando appunto il Tribolo tornbj Gio. Eptifta avevra 

un vafo di granite di forma beJliffima y c\ voleva aĉ  
compagnarlo, sedocebh fervifle per una foVe di quel 
Re* aperfe 1’ animo al Tribolo, e quell 
va ^ r e ; ond’ egli niellbfi gifi, gli fece*
■ NaturV^che alztmdo un braccio, tiene con 
quel vafo, che i^ h a  in ful capo il piedc , Ô nata il 
primo filane delle poppe d’ alcuni putti tutti traforati, 
c fpiccatPdal marmo, che tene-ndo neile mani certi fe- 
ftoni, fanno diverfe attitudini bellifiime; feguitando poi 
1’ altro ordine di poppe piene di quadruped!, e i piedi 
fra molti, e diverfi pefei; refl6 compiuta cotale figu- 
ra con tanta perfezione, cl? ella meriU>, effendoman* 
data in Francia con altre cole, efidt cariflima a quel 
Re , e d’ elfet pofta, come cofa rara j a Fontanableo.
L’ anno poi 1529 dandofi ordine alia guerra, cd all’ <t 
afledio di Firenze, Fapa Clemente VII. per vedere in 
che modo, ed ia qual JuJ^hi fi pateffe accomuodare, e

V Ipar-

Sua ingegnojif- 
''ma flatus 
andata 'm

ItVOf 
in P'lantaB'iO‘ rentia.    

 



8 • ' P A R T  E N T A_ ---------Q ^ u  I
/i  •

ipartir lyefercitoj e vedere il fito della C itti appun- 
t o ; ^Tg|do ordinato, che fegretamente fofie Jevata Ja 
piama ^  quelJa Citt^ 5 ciob di fuori a un miglio ii 

• paefi tutto, con i colli, uioi^ti, fiumi , baizi, cafe  ̂
ehijfe, ed akre cofe; dentro le piazze, e. 
ed fntorno Je mura, e i baftioni, con P 
fu u  tutto daso il carico a Benvenuto ^^^Lorenao’dal- 
]a ^ I p a ja , buon maettfo d’ orivoJi, e quadran^^4 - 
boniflimo aftrologo, ma fopra tutto eccellentifliji^TOiae- 
ftro di levar piante / il qual Benvenuto voile in fua_. 
compagnia il Trlbolo, e con moko giudizio; ( i )  p^- 
ciocch^ il Tribolo fu quelH, che mifc innanzi, che del
ta pianja fl^faceire, acciocch :̂ meglio fi potefle confi- 
derar P altezza derm onti, la baflczza de’ piani,e gli 
altri particolari, di rilievo; il che far non fenza_» 
molta fa ti^ , e pericolo , perch6 ^ando fuori tutta la 
notte a /ni.\rar le*ftrade,e fegnar le mifure dellebrae-, 
cia da luogAa luogo, e  mifurar anche P altezza, ele 
cime de’ caypanili, e delle torri, interfegando con la 
bufibla pe^utti i verfi, ed andando di fuori a rifeon- 

nti la cupola, la quale avevano legnato 
non condulTexo cosl fatt’ opera , le non

moki mefi . ma con molta diliggnza , . 
fatta di fugberi, perche foffe piu le§gfClU, c riftretto 
tutta la macchina nello fpazio di quattro bsaccia, 
mifurato ogni cola a braccia piccole- In quefto mod® 
dunque finita quella pianta, elfendo di pezzi, fu incaf* 
fata fegretamente , ed in alcune balle di lana, chean- 
davano a Perugia, cavata^i Firenze, e confegnata a 
chi aveva ordir)  ̂ dl'inandarJa ai Papa; 11 quale nelP 

jalTedio di Firenze Ifi pe ferv'i continuamente, tenendo- 
la neila camera ftia / e  vedendQ.-di,, mano in mano, fe- 
Asndo le lettere, e gli avvifi, dovdj e come alloggia-

, va
111 7/1 il  Tribolo f i  mofirb m(£to p t r i t x ) e  ingegnofo arufice 

jf flrehiutto , non Jo fie altrettantSbuon Cittadino ,    
 



VfrA Di N iccol6 d̂ tto il Tribol'^v  . g
va il campoy dove fi facevano fcaraaiiicce, edJ inlbm-'̂  
ma in tutti gli, accidenti, ragionamenti, e difawt-, che 

^ccorfero durante quell’ afledio, con nioka fujpbdisfa- 
' ?ne, per efler cola nd vero rara, e maraviglipfa.

lerra

Sarto ruo'

, 'nello (pazio della quale il Tribolefe- 
di terra per fuoi amici, e per Andrea Varifuoi Uvâ - 

_)iciffimo,tre figure di ce«a tonde,yel- 
eflb Andrea fi fervi nel dipingere in frefe#, c 

ritran ^ ii naturale in piazza, prellb alia Condotta , 
tre Capitani, che fi erano fuggiti con le paghe, appie- 
carfi per un piede, Chiamato Benvenuto dal Papa,an- • 
d6 a Roma a baciare i piedi a Sua Santit^, e da lui 
fu meflb a cuflodia di Belvedere con onor^a jjrovvi- 
fiione; nel qual governo, avendo Bhivenuto fpeRo ra- ^ ‘ commcniato 
gionamentt col Papa, non maned, quando di* cib far ia Btnvtnmo 
gli venne occafione , di celebrate ilTribolo. 
tore cccellente, e raceomandarlo calflamenj 
niera, che Clemente finito 1' alfedio, fe nj 
chi difegnando dar fine alia cappella di n\ 
di Loreto, ftata cominciata da Leone, e 
ta per la morte d’ Andrea Contucci dal 
lovino, ordind, che Antonio da SangaHo^lTTjjj^

"curlivii _conckirre que'lla fabbrica,. chiamaffe il

come fcul- a CkmmteVlI, 
di raa- 

fervi. Per-
ID onna quale e 

tralafcia- alhperato alia 
cappella 
.Santa C sfa ,'

tra

bolo §1‘ finite di quelle ftorie, che tnaeftro
Andrea av^va lafeiato imperfette. Chiamato dunque il 
Tribolo dal Sangallo , d’ ordine di Clemente, ando con 
tutta la fua famiglia a Loreto, dove effendo andato fi- 
milmcnte Simone, nominato il Mofea, (i). rariflimo in- 
tagliatore di marmi, Raffaello Montelupo, [2] France- 
fco da’ Sangallo il giovane, (3) Girblaiqp Ferrarefe Icui- 

Totn> Jd ,  tore
hi TH Simon mcfc,ujT trdvera piu abha(fo la v ita ,
I2I La Vitadi  ejfo e m lTom  3. a c- _ycc.
3̂1 D i qiiejlo viancefco da Sangallo non fi irovano noti:[ie. Cre

do , che fia detto il giovane, neh perck'e ci fia fiato un altro France- 
fco della fte[fa tafa , ma Tifpectov Gigliano , e Antonio , che furonO 
fritna di L'rancejce>
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 ̂ tore, J(i) difcepolo di maeftro Andrea ': (2) e Siinone 
CiofatRanieri da Pictrafanta, e Francefco del Tadda 
per d n  fine a quell’ opera , toced al/lfribolo , nel coair; 
partirli i lavorij come cofa/di piijt importanza, u<»a 
iloria, dove maeftro Andrea aveva fdtto lo lbolalizK»)di 
noftra Donna; onde facendole il Tribolo unagimya,gii 
v^n e caprigeio di far fra molte figurg/che; ftanno ^  
veVre fpofare la Vergtne,. uno , che rompc j tu ^^ rc- 
no di fdegnoj la fua mazza, perch^ non er^^ l̂Tmita; e 
gli riufcl tanto bene, che non potrebbe colui con piii 
prontezza moftrar lo fdegno,che ha di non averea^vu- 
to egli cosi fatta ventura; la quale opera finita, o  
quelle.degji altri ancora, con molta perfezionc, aveva 
i l  Tribolo gia-fatf^i molti modelU di cera per far di 
quei proTeti, che andavano neile nicchie di quella cap-

H irata, e finita del tuy:o,qaando Papa Cle- 
ido ■ '̂ eduto tutte quelle opere, e iodatele 
rticolannente quella del Tribolo, delibero, 
za perdere tempo tornaflino a Firenze per 
to la difciplina di Adichelagnolo Bonarro- 
^ lle  figure^ che mancavano alia fagreftiaj

il Javoro fecondo
- tJ ___ rr\n I fiinfrv ni M irhp

mediante P acquifto fatto fotto la difciplina tant’ uo- 
jno, finir fimilmente la facciata di S. Lorenzft. E  per- 
ch6 a ci6 fare punto non fi tardafle, rimandd il Pa
pa Michelagnolo a Fiorenza, e con eflb lui Fra Gio. 
Angelo de’ Servi, il quale avev^ lavorato alcune cofe 
in. Belvedere, ^ccidcch^ gli ajutafle a traforare i raar- 
4ni, e faceffe alcmje ftatue, fecondo che gli ordinal 
fe cflo Michelagnolo, il quale gU diedc a fare un-.

San
h i £>; ^uejlo Girolamo vtdi la vita di Girolamo da Carpi in 

fuejlo Tomoprtffb il  fine- m
UI Maejlro Andrea i  Andrea Cfntucci detto il sanfovino vW-    
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che inlieme con un San Datniafo', al'»
vtmlo 
igiWo

la
che

San Cofimo,
logato al M(Xitelupo , dovea niettere in 
"Vladonna . DateXa far quefte voile MichelagI 
ilVTribolo facefleldue flaXue nude, che avevano amec- 
teN^iurmrxzo quella del Duca GiuHano, che gii ave- 
va fJtta c g l i u n a  figurata per la Terra coronata di 
_ w flb  , che OTlente, e a capo chino pfengelfecpftle 
brâ >̂fcâ apeite la perdira del Duca Giulianor e al- 
tra perlo Cielo, che con le braccia elevate tutto rt- 
dente, e feftofo moftrafle elTere allegro deir ornamen- 
tcf, c fplendore, che gli recava-1’ anima, e lo fpirito 
di quel Signore. Ma la catciva forte del Tribolo fegli 
attravers6, quando appunto voleva^ominciare « lava- Gll I mptditb 
rare la ftatua della Terra; perchc, o fiiBe la mutaaio- 
ne dell’ a'ria , o la lua debole complelTione, d T aver 
difordinato nella vitS s’ ainmal5 dl jianiera, che con- 
vertitafi 1’ infermiti in quartana , fe la c ^ e  addollb 
molti mefi, con incredibile difpiacere dl che non 
era men tormentato dal dolor d’ aver tralaciato^UIa- 
voro j e dal vedere, che ii Frate. e RaffaeniB_av^anQ  ̂
prefo campo, che dal male fteflb; il quaJS- 
j '?  pqij per Don rimaner dietro agli
de’ i]iiTTWi~ n ri F i f f  11' ~ ogni giorno piu celebre il nomeT'*^ ,
cosl indifpofto fee? di terra il inodello grande della IndifpoPô fail 
ftatua deya Terra, c finitolo, comincid a lavorare il 
niarmo con diligenza, e follecitudine, che gia fi vedc- ' 
va fcoperta tutca dalla banda dinanzi la ftatua; <juan- 
do la fortuna 5 che a bei principj fempre volentieucon- 
trafta, con la mortc di Clemente ^allora che meno fi Morte di Ch- 
temeva, tvonc6 T animo a tanti ecoellenti uomini-, 
che fperavauo fotto Micbelagnolo,* cun utilita gran- 
diflime , acquiftarfi nome immortale* e perpetua xa- 
ina. Per quefto accidente ftordito il Tribolo , e tutto 
perduto d’ animo, effendo anchc nulaco, ftava di ma- 
liflima voglia , non veder)do at in Fiorenza , ni fuori

X. ? poter    
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jioter dar< 

ajuto , ^ a

Giomio Va* 
di

P a r t e ,  Q^b  i n i
are in coQ che per Jui fofTe. Ma

fu fempre fuo amico, e 1’ a i^  di cuore, e 
anto gli fu poflibile5 io conjrortd con dirgti),,- 

che non fi fmarrifle, perchd <farebbejin modo che yff 
D uc3;Alellandro gli darebbe che fare, mediaate^j^a- 
vore del magnifico Ottaviano dc’ Mcdicjj^ cor fl̂ ale 
gli avcva fatto pig Hare .aflTai ftretta fewwfu; ond’ eg î,- 
riprefo un poco d’ animo, ritralTe di terra n cll^^ i- 
greftia di S. Lorenzo, mentre s’ andava pe\T l̂!uao al 
bifogno fuo, tutte le figure , che aveva fatto Michela- 

j- gnolo di manno,cio& 1’ Aurora, il Crepufcolo, il Gic»r- 
rnT^dim cht- Notte, e gli riuscirono cosi ben fatte , che
Lignolo Herat- M. Gi». Batifta Figiovanni, Priore di San Lorenzo,
^ al quale don6 la  "Notte, perch^ gli faceya apiir la fa-
j n  o 0 . greftia , giudicandpla coia rara . la dond al Buca Alef- 

fandro, cl;e poi h  diede al detto» Giorgio, che Hava 
con fua E&ellenza , fapendo, ch’ egli attendeva a co
tali ftudj; laqual figura h oggi in Arezzo nelle fue ca- 

^Itjp cofe dell’ arte. Avendo poi il Tribolo ri- 
triit!:b di_jerra pariniente. U  noftra Donna, fatta da 

ignolo4)er la medefima fagreftia, la dond al 
i ^etto-M^ Ottaviano de’ Medici , fl quale le fece__ fare 
'•‘'tfa ’tSatifta del cinque un ornamento hoi!idimaych" ~gi:i^ ' 

dro, con colonne , menfole, cornieiy ed aitri intaglL 
molto ben fatti. Intanto col favore di lu i, t;h’ erade- 
pofitario. di fua Eccellcnza, fu dato da Bertofdo Corfi- 

. ni provveditore della Fortezza, che fi murava allora,
r w e ^  ^he fecondo i’ ordine del Duca s’ ave- 

vano a fare , per mjtterne una a cialcun -baluardo, a 
fame una di qwattro braccia a f  Tribolo, con due figu
re nude, figurate per due Vitfcorie;  ( i)  la qaal armc 
condotta con preftezza, e diligenza grande , e con una 
giunta di tre mafeheroni, che foftengono 1’ arm e,e le 
figure, piacque tanto al Duea, che pofe al Tnbolo

t amore
III Quefia (trn̂ e ‘fifie,  « U fona maravigliofe e ben con*

[erVite \ t  • ^    
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amore-grandilfBmo.Perch^ elfendo poco appre% anda* 
to a NapoJi ilyDuca per difenderfi innanzi a €fet]o V*
Imperatore , toraato allora da Tunifi , da molt^ calun' 
t\ie dateg î da altuni fuoi cittadini >ed elTendofi non put, 
d^i^»«*,avcndo ottenuto da Sua Maefti per donna 
la Sgnora ^argherita d’ Auftria fua figliuolaj Icriflea 
Eiorenza , ehe-l%ordinafirero qyattro uonitni, i quail per 
tufftikJa Citta faceflero fare ornamcnti magnifici, egran* 
diHinnper ricevere con magnificenza conveniente j P Im» 
peratore, che veniva a Fiorcnza; onde avendo io a 
(kflribuire i lavori di commiffione di fua Eccellenzaj che delTrU

jueir angolo 
vi ĵmag-̂  

I bara-

Jo le nia^giorij e piu difficili imprefe di queila fefia; 
e furono quattro flalwe grand!; la ptima ui^ Ercole in 
atto d’ aver uccifol’ Idra , alto fei hracc'ta.fe tutto ton- 
do , ed inargentato, il quale fu polio in 
della piazza di S. Felicej che & neJia fine'll 
gio , con queflo mofto di Jettere d' arpentV  pel' 
niento: Uf Hercules labore^eir ecrumnis t^onfira eaomutĵ .

 ̂ itâ  Cfjk r <virtute, &  clemsntict, hofiibus •viilis %Jeu 
Y f* 'r  ̂ (7|TF terrarmn , Csr quietem rejlituit, L’ altrc''
furono due colo?n* d’ otto braccia, 1’ uno figurato pet 
lo fiume  ̂Bagrada, che fi pofava fu Ja fpoglia di quel 
ferpente, che fu portato a Rom a ; e P altro per J’ Ibe- 
ro , con il corn© d’ Amaltea in una mano, e ccn un 
timone nelP altra, coloriti, come fe foffero ftati di 
bronzo, con quefte pa«plc nei ba^nenti, cio6 fotto P 
Ibero : Htberus ex , e fotto V* akxo i Ba^radas
ex Africa. La quarta fu una ftatul di braccia cinque 5 
in ful canto de’ Medici , figurata pep la Pace j la quale 
aveva in una mano un ramo d’ olivaj e nelP altra una 
face accefa, che metrev«. fuoco in un monte d’ armê , 
pofte in ful bafamento , 'd o v ’ elP era collocata, con

quefte    
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quefte jgrole: Fiat pax in virtute tua. Non^ette il fine che 
avevsLp^egnato, al cavalJo di fette bnjccia lungOjche 
fi feceis fu la piazza di S. Trinita jfoDra il quale avcva, 
effere la ftatua dell’ Imperato^e arm ap; perchi, non 
avcndo il Taflbj intagliatore di legnamcj, futr-^icif- 
limo, ufato preftezza nel fare il bafamento, e r  al* 
tre cole, che*vi andavano di legni intagliati, come 
quelli, che fi lafciava fuggire di mano il temp^jiii^K)- 
nando,e burlando,a fatica fi fu a tempo a c S ^ re  di 
ftagnuoloj fopra la terra ancor frefca, il cavallo folo, 
nel cui bafamento fi leggevano quefte parole: Imperii- 
tori Carolo Augufto <vi(ioriqfijjimo, po(l de'vi^os hojles , 
I^atiae face er̂ ltitutg , &  falutato Ferdin.fratre , expuljit 
itel'um Turds , ^AJricaque perdomha, Alexander Med. 
D ux Florentlae DD, Partita fua Maeftadi Firenze, fi die- 
de prijicipio, afpeftandofi la figlidbla , al preparamen- 
to delle no^e / e perch^ potelTe alloggiar’ ella , e la 
Viceregina A Napoli, ch’ era in fua compagnia, fe- 

or/ne di S, E. in cafa di Mefs.Ottaviano de’ 
Hci I .cimiodamente; fatta in quattro fettimane con 

lupore d’ ognuno , una giimta alJe fue ca/e vec- 
ĉhie. iUTribolo . Andrea di GofimO pjttore, e d h j / ^ c -  
c id i , con 1’ ajuto di circa novanta lj2il*e«'’’< ^ 'tto ri 
della Citt^ , fra garzoni, emaeftri, demmo cjompimen- 
to, quanto alia caia, e ornamenti di quella,, all’ ap- 
parecchio delle nozze, dipingendo Je logge, i cortili, 
eglialtri ricetti di quella, fecondo, che a tante nozze 
conveoiva; nel quale ornamento fees il Tribolo, oltre 
all’ altre cofe,intorrtf) alia por^ principalc, due Vit- 

Zavori hdlif-toxis mezzo tijievo, foftenujc da due Termini gran- 
fimi di mej-diyle quali reggeviho un’ arrne dell’ Imperatorc, pen- 

dente dal collo d’*un aquila tutta tonda , molto beila . 
Fece ancora il medefimo certi putti, pur tutti tondi , 
e grandi, che fopra i frontefjfezj d’ alcune porte, met- 
tevano in mezzo certe telle, che furono molto lodatev

In

fo riUtv»‘
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In tanto ebbe lettere il Tribolo da Bologfla ,  ftienti'6 
fi facevatio I4 nozze j per le quali M. Pietro df;l’Magno , 
fuo grande am\co lo pregava, che foffe contento anda- ‘ 
re a Bologna, 1 fare alja Madonna di Gallera, . .. .
era gi?. fatto un'ornamento belliffimo di marmo, Vi'^^mTndla”Ma- 
ftowa' di braccia tre e mezzo pur di marmo. Perche il Anna di 0<»- 

.Tribolo non fi trovando avet allora aftro che fare,
'aifd^^.e fatto il modello d’ una Madonna, che faglie^'^'*' 
in C i^ o , e fotto i dodici Apoftoli in varie attitudini , 
che piacque, cfiendo belliflTima; mife mano a lavorare, 
ifia con poca fua fodisfazione, perche eflendo il marmo,' 
che lavorava, di quelli di Milano,faligno,finerigliofo, 
e cattivo, gli pareva gettar via il tempo ^ fiz^  una d iy  
lettazione ^  Mondo di quelle, che li nanno nel 
rare quelli i quali fi lavorano con piacfere , e‘d in ulti
mo condotti mofiraiK) unar pelle , ch^ par Dropriamente 
di came. Pur tanto fece,ch ’ elP era gia quafi che fi- 
nita , quando io, avendo difpoflo il Duca*Aldfandro a 
far tornare Michelagnolo da Roma, egli !utri 
re P opera della fagrefiia cominciata da ciWmente, qi- 
fegnava dargli che fare a Fiorenza, e mi farebbe. ri'if* 
fcito; ma in quel mentre fopravvenendo la morte 4’
Alelfaridrs-, rb^ fu ammazzatoda Lorenzo diPierFran- 
cefco de’ Medici, rimafe impedito non pure qnefto di- 
fegno, mj difperata del tutto la felicitii, e la gran- 
dezza delP arte. Intefi dunque il Tribolo la morte del 
Duca, fe ne dolfe meco per le fue lettere, pregando- 
nii, poichc: m’ ebbe confortato a portare in pace la mor
te di tanto Principe , «nio amorevole Signore, che fe io , 
andava a Roma, coni’V g li aveva intefo, che vole- 
va fare in tutto deliberato di lafciSre le Corti , e fe- 
guitare i miei ftudj; che io gli ricercaili di qualche par- 
tito , perciocchi , avendO laiei amici, farebbe quanto 
io glL ordinal'll. Ma verhfe cafo, che non gli bifogn6 
altrirnshte cercar partito in Roma , perche, eflendo crea-

tp
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• to Duca di Fiorenza iJ'Sig. Cofimo de’ Medici, tifci'-
to ch’ egTi fu de’ travagli, ch’ ebbe il primo anno del 
£uo prindpatOj .per aver rotti i nemicy a Monte Mut- 
lo ; couaiflcib a pigliarfi qualc^je fpafll, e pavticolar- 
ntente a frequentare aflai la villa di taftello  , vicina 
a  Firenze, poco piii di due miglia; dove comincian- 
do a murare •qualche per potervi ftar comoda-
mente con la Corte, a poco a poco, effendo a cio 
rifcaldato da raaeftro Piero da S. Cafciano, tenflto in 
que’ tempi aflai buon maeftro, e molto fervitore della 
Signora Maria, ( i)  madre del Duca, e ftato fempre nn;* 
jracore di cafa , ed antico fervitore del Sig. Giovanni; 
i l  rifolv»ette condurre in quel luogo cerce acque , chc

% p ^ o  prima a"^Va avuto defiderio di condurvi; onde 
.fk’to ptincipio a far’ un condotto, chs ricevefle tutte 
1’ acque P®§§'9 della Gaftellina , luogo lontano da 
CaftelJo un quarto*di miglio, o piu, fi feguitava con 
buon numero d’ uomini il lavoro gagliardamente. Ma

„^onofgtndo /  Duca, cbe maeflro Piero non aveva ni 
in9?Szion&/ d i f e g n o  baflante a far’ un principio in 
qflel.Tuogo, cbe potefl'e poi col tempo riccvere quell’ 
ornamepco , chc iJ fito , e P acque richiedevano ; un di 
che'fua Eccellenza era in fuo luogo, e*parlava ‘ di cl6 
con alcuni ,M . Otraviano de’' Medici, e CriftofanoRi- 
nieri, amico del Tribolo, e fervitore vecchio* della Si
gnora Maria, e del Duca, celebrarono di m^niera il 
Xrtfcoloper un uoino dotato di tutte quelle parti, che 
al Capo d’una cosi fatta faWjfica fi richiedevano,chc ilDuca 
diede cornmiflione a.Criftofaao, xhe lo facefle venire

• da Bologna ; il the avendo il Mnieri fatto toliamente,, 
il,Tribolo, che non* potcva aver miglior nuova , che. 
d’ aver a fervire it Duca Cofimo, fe ne venne fubico a 
pirenze, e arrivato, fu condfitto a Caftello, dove fua'

y t  B e 

lli Maria Salyiatl moglie 4'i Gio, dclle baade acre , e mddrt di 
^oji^a primo.
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Eccell. Illuftriflima avendo intefo da lui quello, ehc 
gU pareva da fare per ©rnamento di queiie fond , die- 
degli commiflionei, che faceffe i modsifi, psrch6 a quel- 
li meflb mano j s^andava^con efli trattenendo, mentrel. 
maeftro Piero da a. Cafciano faccva 1’ acquidotto j . e 
conducea P acque;quando il Duca, che intanto ave-^*#4 cofimo, 
vg cominciato, per ficurd dei^a C itd , ft cingere in 
ful poggio di S. MiniaCo con un fordffimb muro i ba- 
ftioni fatd al tempo dell’ afledio aoldifegnodi Michcla- 
gnolo, ordindj che il Tribolo facefle.un’ armc di pie- 
tr» forte, con due Vittorie per P angolo del puntone 
d’ un baloardo, che volta in verfo Fiarenza. Ma aven
do a fatica il Tribolo finita P arme j ch’ ^  gmndifl^ 
ttia, ed una di quelle Vittorie j ( i)  aM^qtiattro b r a c j® / ^  
che fu tcifuta cofa belliflimaj gli bifognb lafciatfe pletra;
opera imperfetta j penciocchfe avendo inaeftro,l^etro ti- conunafigura 
rato molto innanzi il condottojc P acque, con piena^. 
fodisfazione del Duca , voile fua Eccellenza., che il Tri- 
bolo cominciaffe a mettere in opera  ̂ per oXnamaito di- 
quel luogo’j i difegni j e i modeJIi, che gi4 aveva 
fatto ved^ere, ordinandogli per allora'ottofaidi il 
di provvi/ione j come anco aveva il S. Cafeianp. Ma 
per non mi conlbndere nel dir gP intrigamenti degli 
acquidottij e gli ornamenti delle fonti , fia bene dirbre- 
vementc alcune poche cofe del luogoj e fito di Ca- 
ftello. • „  ,  . .

La. villa di Caftello pofla alle radici di Monte 
rello.) fotto la villa della Topaia, chq t a mezza la 
coftaj ha dinanzi un piano j che fcgide a poco a poco,

, Toin. V, ^  C  5 .■ per

1 1 1  Quefla Vhtoria e in len̂ a appoggiata almuro allaio alia porta 
della forisiio’di S, Mintuto, e d \j lo ta  intagliata in rarne, ed infer 
risa neila rijiampa della p'ita ajM ichelangiolo Bonarroti, compojla 
dal Condivi, e fatta riflampar^iCal Propofio Anton Francefeo Gori  ̂
daeui viene attribuita al detto Bonarroti, ma fen^a alcun fonddmen- 
ta. Qnello per al(ro mojlra, quanto f a  eccelknte quefa fcultltra% 
pole Strove* - : 'J  ̂ .    
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per fpazio d’ un tniglio e mezzo, fino al flume Arna; 
e 14 appunto j dove comincia la falita del monte,fepo- 
fto tl palazzo, che gi4 fu murato dk Pier Francelco 

I de’ Medici, con molto difegi)o ; percfie avcndo la fac- 
cia principale diritta a mezzo giornA, riguardante un 
grandiflimo prato con due grandiliimi vivai picni d’ acqua 
viva, che vkne da un.acquidotto antico,fatto da’ ^  
mani per condurre acque da Valdimarina a Fiorenza, 
dove fotto le volte ha il fuo bottino , ha bellilfima, e 
molto dilettevole veduta. I vivai dinanzi fono fpartiti 
nel mezzo da un ponte, dodici braccia largo, che caai- 
mina a an viale della medefimalarghezza, coperto dal- 
li lati f  e di^opra nella lua altezza di died braccia, da 

continua'VRIfa di mori, (i)  che camminando fopra 
letto-^viale, lungo braccia trecento , con *piacevolif- 

lima otjbja, conduce alia ftrada maeflra di Prato, per 
una porta,, pofta *in mezzo di due fontane, che fervo- 
no ai viandanti, e a dar bcre alle beftie. Dalla ban- 
da^^erfo/Levante ha iJ medelimo palazzo una mura- 

"^nfi)eiyiim a di ftalle: e di vetfo Ponente un giardino 
^ g re to , al quale fi cammina dal cortiie delJe ftalle, 
paflaBdo per lo piano del palazzo, e pcrmezzoielog- 
,ge, fale , e camere terrene dirittamenft. Dal qual giar
dino (egreto, per una porta alia banda di Ponente, ff 
ha P entrata in un altro giardino grandiflimd^tuttopie- 

S)o  di frutti, e terminate da un falvatico d’ abeti, che 
cuopre le cafe de’ lavoratori, e degli a ltri, che liftan- 
no per fervigiq del palazzo,e degli orti. La partepoi 
del palazzo, che vpita verfo iUmonte a Tramontana, 
ha dinanzi un prato tanto lu n ^ , quanto fono - tutti in- 
fleme il palazzo. It ftalle, e i l  giardino fegreto, e da 
quefto prato fi fa^Iie per grjdf ^  giardino principale »

cinto

 ̂ hi Adejpi il vialt i di maggior lareht[yit hi da ambe te par̂  il due filari d’ altiffimi., e groWt ciprejfi ma non i ftato mat profei 
guito fing ad ‘AU’nOf fhefanfiiefiata gofa veramntt regia*
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cinto di iiiura ordinaries it quale acquiftando con dol- 
c«zza la lalita 5 fi difcofta Canto dal palazzo, alzandofi, 
che it Sole di m^zzo giorno to fcuopre , e fcalda tut- 
to , come fe nonhvefle iJ» palazzo innanzi. E  cell’ eftre-| 
mit  ̂ rimane tant^alto, non folamentc vcdc cutt» 
il palazzo, ma it piano, che 6 dinanzi, e d’ intorno, 
aalla Citta parimente . E ’ neLmezzo dLquefto. giard>- 
no un falvatico d’ ^Itiflimi, e fold cipreffi, lau u , e,# 
mortelle, iquali girando in Condo fanno la forma d ’ un 
laberinto, circondato diboffbli, aki due braccia, e_> 
iTKzzo, e tanco pari, e con bell’ ordine condocci, che 
paiono fatti col pennello; net mezzo del quale labe*- 
rinto, come voUe il Duca, c come di fottg fi dii-i, fc- 
ce il Tribolo una molto bclJa fcntaiiSrWfniajpio. 
cntraCa principale, dov’  ̂ il prime praCo c o ^  due v F  
vai, e il viale coperto di gelfi> voleya il TtitpJo, che 
Canto fi accrefedfe eflb viale > che per ifpazio di pifi 
d’ un miglio, col rnedefimo ordine, e coperta andafle. 
fino at fiunae Amo, e che 1’ acque, che avanza^^no 
tutte ie fonti, correndo lentamente dalle band© del'via~ 
le in piaccvoli canaletd, 1’ accompagnaflTero infipp' ai 
detto fiume, pieni di divetfe forte di pefici, e .gambe- 
ri. Al palazzo^ per dir cost quello,che fi ha da fare, 
come quello, che c fatto ) vokva fare una loggia ii> 
nanzi 1 ,̂ *qu^  ̂» pafiando un cortiJe fcoperto, avclTe^ 
daila parte, dove fono Je ftalie, altrettanto palazzefj 
quanto il vecchio, e con; la tnedefima, proporzione di 
ftanzVs logge, giardino fegreto, c altro , 11 quale ac- 
crefeimento avrebbe f«to quello ê Tere un grandiffinso 
pajazzo, e ana beliifli\a facciata. Paflitfot >1 cortiiej 
dove fi entra nei giardmo grande-^al laberinto, nclla 
prima entrata, dov’ 6 grandilTimo prato, faliti i 
gradi, che vanno al laberinto, veniva un qua* 
dro di braccia trenta pepogni verio in piano > in ful 
^ale aveva a. elTere , cbme poi d ftata. facta  ̂ unaj

C X fonte
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^nte grandiflima di marmi bianchi , che fchizzafle in 
aito fopra gli ornamenti alti quattordici braccia. E che 
in cima, per bocca d’ una ftatua j ufcilTe acqua, che 

jandafle alto fei braccia * NelJe tefte |lel prato aveva- 
no a elTere due Jogge, una (jirimpetto all’ altrajccia- 
fcuna lunga braccia trenta , e larga quindici j e nel mez
zo di ciauutra loggia q îdava una tavola di mâ mo 
braccia dodici, e fuori un pilo di braccia otto , cho  
aveva a ricevere 1’ acqua da un vafo tenuto da due 
figure. Nel mezzo del laberinto gii detto aveva pea- 
fato il Tribolo di fare lo sforzo dell’ ornamento dail’ 
acque) con zampilli, e con un federe molto bello in- 
l^rno arilajbnte, la cui tazza di marmo, come poifu 

avqva'^flTere molto roinore, che la pritnadel- 
T^fonte-Hnaggiorej e prindpale. E quefta in cinsa  ̂
aveva ajd^avere ,una figura di bronzo. che gettafle 
acqua. Alla fine di quefto giardinoaveva a elTere nel 
mezzo una porta in mezzo a certi putti di marmo,che 

^ettaflino acqua: da ogni banda una fonte, e nc’ can- 
Tdm nicchie doppie , dentro alJe guali andavano .ftatHe , 
ficcqme nell’ altre, che Ibnb nel muri dalle bande, nei 
rifconty de’ viali, che travetfano il giardino, i quali 
Itutti fono coperti di verzure in vari IpSrtimenti. Per la 
detta porta, che 6 in cima a quefio giardino fopra al« 

^unc male, fi entra in un altro giardino larg*^, quanto 
^  primo, ma a dirittura non molto iungo, rifpetto al 
jnonte; e in quefto avevano a eflere dalli latLduealtra 
logge; e nel muro dirimpetto alia porta, che foftiene 
la terra del monte ,^veva a e l^ e  nel mezzo una groC- 
tft eon 0ie pile f  nella quale ^ v e f le  artifiziofamente.* 
acqua j e la grotta^veva a ejrcre in mezzo a due fon- 
tanc, hel medefimo muro cryicate. E  dirimpetto 
quelle due, nel muro del g iv ^ n o , ne ayevano a eflere 
due aitje, le quali metteflero^ mezzo la porta. Onde 
lante larebbono ftate le fonti'di quefto giardino, quan

to
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te quelle deff altro , che gli h fotto, e che da quefta, 
il quale h piii alto, riceve T acque. E  quefto giardin* 
aveva a elfere tutto pietto d’ aranci, che vi avrcbbo- 
no avuto, e aveir^nno, quando che fia, comodo luoga,/ 
per eflere dalle mura ,e dkl monte difefo dalla Tramon
tana j e altri venti contrari . Da quefto & faglie pec 
ckie. fcale di ftlice, una da ciafcuna banda, a an fal? 
vatico di ciprefti, abeti, lecci, e allori, e alere verzu- 
re perpetue j con bell’ ordine compartite; in mezzo al* 
le quali'doveva eflere j fecondo il difegno del Tribolo i 
cctne poi fi b fatto , un vivaio belliflimOi E  perchS 
quefta parte, ftringendoft a poco a poeo, fa un angolo, 
perch  ̂ fufle ottufo, F aveva a fpuntgrq̂  JargRezza.d* 
una loggi^, che falendo parecchi Icaglioni, fc^riva?5a’' 
mezzo il palazzo, i gtardini, le fonti, e tutc^il pianc 
di fotto, e intorno, Tnfino alia ducal* villa det Poggio 
a Caianoj FiorenzaPrato j Siena , (i) c ci6 che vi b 
all’ .intorno a molte miglia. Avendo dunque il g ii det*  ̂
to maeftro Piero da San Calciano condotea P opesaijia-1 
dell’ acquidotto infino a Caftello, e meflbvi dentro tut5> 
te 1’ acque della Caftellina > fopraggiunto da una gtan* 
diflima febbre, m pochi giorni fi mori; perch6 -il Tri- 
bolo prefo P alEmto di guidare tutta quella muragUa_» 
da fe, s’ a^vide, ancorch^ foflero in gran copiaP acque 
ftate condotte, che nondimeno erano pochcj a quelle^ 
ch’ egli ft era meflb in animo di fare, fenza chequef^ 
la che veniva dallaCaftellina;(2) nonfaliva atanta altez- 
za J quanta era quella di che aveva d,i bifogno. Avuto 
adunque dal Sig. DuCc^omraiflione di conduryi quelie 
della Pecraia,()c he ^\cavalier a,Cal!ello piu di ifo .
braccia, e fono in gran^opia, e buqnej fece fare un

con-
. . .  „ 7—J .■ r -7* veder Siena, eke dalla fane di

Yiren̂ e non f i  vede , fe non qitbf do uno i  ad ejfa molto vicino,
La ‘ convsnto di frati Carmelitani,

Ul La petraia e un ultra, villa del Granduca piu. a lta , e mem.
'd'unmislio difcop da Cafiello.
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condotto fimile all’ altro, e tanto alto, cTie vl fi pud 
andar dentro, acciocchd per quello le dette acque del
la Petraia veniffero a] vivaio per un altro acquedotto j 

,che avefle la caduta dell’ acnua del vivaio, c dellaj 
fonte maggiore. E  ci6 fattoj comin’cid il Tribolo a_. 
murare la detta grotta pei; farla con tre nicchie,econ 
bel diiegno d’ architettura > e cosi le due fontane, che 
la mettevano in mezzo; iri una delle quali aveva a ef- 
fere una gran ftatua di ^^ietra, per lo Monte Afina- 
io j ( i )  la quale fprcmendofi la barba verfafle acqua 
per bocca in unpilo,ch’ aveva ad avere dinanzi, ael 
qual pilo ufcendo 1’ acqua per via occulta, doveva 

iquro, cd andare alia fonte, ch’ oggi h die- 
finitayla ia’K'ta' del giardino del laberinto, entrando 

^efcnitenei- jfel val'c« che ha in fu la fpalla il Fiume Mugnone,il 
quaP b rn«una nipchia grande di*pietra bigia ,con belr 
liflimi drnamenti , e coperta tutta di fpugna; la qual 
opera fe fufle ftata finita in tutto, com’ 6 in parte, 

avuto fomigfianza col vero, nafcendo Mugno- 
‘ riT*nel monte Afinaio. Fece dunque ij Tribolo per cflb 

JiFugnone, per dire quelJo, che e fatto, una figura di 
pietra Jjigia, lunga quattro braccia, e raccolta in bd- 
iiffima attitudine, la quale ha fopra la fpalla unuafo, 
che verfa acqua in un pilo, e 1’ altra pofa, in terra,

S appoggiandovifi fopra, avendo la gamba maaca a ca- 
^allo fopra k  ritta. E  dietro a quefto fiume e una 
femmina figurata per FiefoJe, ia quale tutta ignuda , 
nel mezzo della nicchia, efcc fra ie fpugne di que’ 
faffi, tenendo in mano una L y ta , che 6 i’ antica in* 
fegna de’ Fiefokni. Sotto qtiiya nicchia  ̂ un grandifi 
fimo pilo , iofieriutd da due <!j^ric6rni graodi, che fo-

no

111 Monte Afinojo cost nom'tno9dal Boccaccio nel proemiodeh 
la 4. giornata , fu detw poi Alonte Senario , come s’ appella ancbe 
egxi, dou e un conve’uo di romiti deU’ ordine id  Servi di Alarinj 

a .dove/u /ondata^ueJlaRtligiotiC • ' ‘
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no tina dell’ imprcfe del Duca , da i quali capricorni 
pendono alcuni feftoni, e mafchere belliffime, e dalle 

. labbra efce 1’ acqua del detto pilo, ch’ eflfendo colmo 
> nel mezzo, e sboccato dalle bande, viene tutta quely 

la j che fopravanza) a v^rfarfi da i detti lati per le 
bocche de’ capricorni, ecNa camminar poij chc h ca- 
fijata, in ful bafamento cavb 4pl pUb per gli orticini  ̂
che fono intorno alle nmra del giardino del laberinto» 
dove fono fra nicchiaj e nicchia fond, e fra le fonti 
fpalliere di melarand, q melagrani. Nel fecondo fo» 
praddetto giardino, dove aveva difegnato il Tribolo, 
che Cl facelTe il monte Afinario, ch’ aveva a dar I* acqua 
al detto Mugnone 5 aveva a eflere dali’  dtra«banda, 
palTata la porta, il monte della Falterona in foraigliary 
te figura.’ E ficcome da quefto monte ha origine ilEtlfc 
me d’ Arno, cost la Aatua figurata net cffo, nel giar
dino del laberinto, dirimpetto a Mugnone, aveva a 
ricevere I’ acqua della detia Falterona • Ma perCh6 Ja 
figura di detto monte, n̂  la fua fonte ha mai |vuto 
fuo fine, parleremo della fonte,e del flume Arn6,cht 
dal Tribolo fu condotto a perfezibnc. Ha dunqucflue* 
llo flume il fuo vafb fopra una cofcia, ed appoggiali 
con un braccio ,• ftando a giacere, fopra un Leone , che 
tiene un giglio in mano , e 1’ acqua riceve il vafo dal 
muro for^o, dietro al quale aveva a eflerc la Fake- 
rona, nella maniera appunto, che fi d detto ricevew 
la fua la ftatua del flume Mugnone. E perchi il pilo 
lungo b in tutto flmile a quello di Mugnone, non di*

peccato^ che la bont^ , ed 
non fiano ji» marmo, elfen- 

kguitandb poi it Tribolo I’ 
^enire 1’ adqua Wella grotta,

 ̂lino degli aranci, e poi 1’ al- 
tro,*la conduce al labertrtto,e quiviprefo in giro tut
to il mezzo del laberintb, ciol il centre in buona lar-

ghez,-

i6  akro, fe non che ê ur 
eccellenza di quefte ope 
do veramente belliflimeJS 
opera del condotto, fec^ 
che palTando fotto il g i^    
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ghezza, ordin6 la canna del mezzo, per la qualeave- 
y« a gettare acqua la fonte. Poi prefe 1’ acqua d’ Ar
no, e Mugnone^ e ragunatele infieme fotto H piano 

*^el laberinto, con certe canne di bronzo, ch’ erano / 
fparfe per quel piano con belP ordine, empi^ tutto 
quel pavimento di fottiliflim^zampilli, di maniera che, 
volgendofi ur?a chiave, bagnano tutti coloro, che 
accoftano per vedere la fonte. E  non fi pu6 agevol- 
mente , nfe cosl cofto fuggire, perchi fece il Tribolo 
intorno alia fonte, e al laftricato, nel quale fono gli 

^/t\/j>vorl^«-zampilli, un federe di pictra bigia foftenuto da bra/i- 
geg?f^^lTri- che di leone, traraezzate da mollri marini dibalTo ri- 

lievo; ehe fare fu cofa difficile, perch  ̂ voile, poich6 
luogo e in ■ iipiaggia, e fta la iquadra a pendio, 

m  quello far piano, e de’ federi il niedefimcJ.
Meffcwpoi m|no alia fonte difquefto laberinto , le 

fece nel’ piede, di marmo un intrecciamento di moftri 
jaarinP tutti tondi ftraforati, con alcune code avvilup- 
^ a te  iflleme cosi bene, ohe in quel g§nere non fi pud 
'far meglioj e ci6 fatto, conduce h  tazza d’ un mar- 
tno',, ftato condotto molto prima a Cafteiio infieme con 
una gran tavola pur di marmo, dalla villa delP Antel- 
la , -che gii comperd M. Octayiano Medici da Giu- 
iiano Salviati, Fece dunque il Tribolo perquefla cpmo- 

^ i t a ,  prima che non avrebbe peravventura fatt^, la det- 
n  tazza, facendolc intorno un ballo di puttini pofti 
nella gola, che b appreflb al labbro della tazza, i qua- 

. li tengono cerfi feftoni di cofe marine , traforati nel. 
marmo con bell’ arfifizio. E c<^ il picde., che fece-»̂  
fopra la tdzza ,*condufle con /olta grazia , e con cer-. 
ti putti", e mafcher# per g e t^ e  acqua., belliffimi; fo
pra il qual i^ede ’era d’ anitqgil Tribolo , che fi po- 
neffe una ftatua di bronzo, ® ^  tre braccia* figurata, 
per una Fiorehza, e dimoftrl>tr, che da i detti monti; 
iifinaja, e-Falterona vcngono'r acque d’ Am o, cMu-

' gnone
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gnone a Fiorenza; della quale figura aveva fatto un. 
belliffirao modello, che fpremendofi coa le man! i ca- 
pelli, (i) ne faceva ufcir acqua. Gondottapoi I’ acqua

; iful priino delle trenta braccia fotto il laberinCo , diede^ 
principio alia fonte granc^j ch® avendo otto facce, 
aveva a ricevere tutte le ft^praddette acque nel primo - 
b»gno, cioe quelle dell’ acque ^el laberirtto j e quelle 
parimentedel condotto maggiore. Ciafcuna dunque delle 
octo facce faglie un grad©, alto un quinto,® ognian- 
golo delle otto facce h^un rifalto, come anco avean 
]«*fcale, che rifaltando falgono ad ogni angolo uno 
fcaglione di due quint!; tal che ripercuote. ia faccia 
del mezzo delle fcale ne i rifalci, e vi muove*iI ba- 
ftone, che  ̂ cofa bizzarra a vedere, e molto comoda 
a falire; le fponde della fonte hanno garbo di vafo'i 
e il corpo della font®, cioe dentro, ĉ ove V acqua 
gira intorno. Comincia il plede in otto facce, e fegui- 
ta con otto federi fin preflo al bottone deJia tazaft j fo- 
pra iI quale feggono otto putfijin varie attitU(^i, S" 
tutti tondi, e grandi quanto il vivo; e incaten.andoli  ̂
con le brsccia, e con ie gambe infieme, fanno b̂ Ulft* 
finio vedere, e ricco ornamento. E  perche T qggecto 
della tazza , che h tonda, ha di diametro fei braccia, 
traboccandp del pari 1’ acque di tutta la fonte, verfa 
intsrno iutorno una belliffima pioggia, a ufo di gron- 
daia, nel detto vafo a otto facce; onde i detti putti^* 
che fono in ful piede della tazza, non fi bagnano, e 
pare , che moftrino con molta vaghe:^za , quafi fanciul- 
Jefcaraente , eflerfi la evro , per nan bagnard , fcher- 
zando ritirati intorno a\ ftbbro della rtizz», lal quale 
nella fua femplicita non V  pu6 di ^ellezz^ paragona* 
re. Sono 5 dirimpetto ai'J^attro lati 3ella*crociera del 
giardino, quamo putti di^ronzo a giacere, fcherzan- 
do in varie attitudini, i^uali febbene fono poi ftati 

Tom. K  D l^tti
Ul Qiisjla Jlaiua e in opera, ed e bellijfma,
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fatti da altri,fono fecondo il difegno del TriboIo.Co- 
mincia fopra quefta razza un altro piede . che ha nel fua 
principio, fopra alcuni rifakij quatrro putti rondi di / 
tnarmoj che dringono il collo a certe oche, che verj 
fano acqua per bocca;* e quei’ acqua b- quella delconA- 
dotto prindpale } che viene^al laberinto, Ja quale ap- 
pumo faglie a quella akezza. Sopra quefti putti <̂ il 
redo del fufo di quefto piede, il qual  ̂ fatto'con certe 
cartelle , che colano acqua con ftrana bizzarria , e ri- 
pigliando forma quadra, l\pra certe tnafchere moU 
to ben fatte. Sopra poi b un’ akra tazza minore, rflla 
crociera della quale al labbro ftanno appiccate con Ic 
coma quattro tefte di capricorno in quadro , Is quad 
gettano per bocca acqua nella tazza grande infiemeco’ 
putti, per far la pioggia, che cade come fi b dctto, 
nel prirwo*ricetto», che ha le fpofide a otto ficce. Se- 
guita ako un altro fufo adorno, con aitri orna* 

^ e n ti^ iC  con certi putti di mezzo rilievo, che rifa!- 
^_^ndo ^inno un largo in cima rondo, che ferve pet 

Dafe della figura d’ un Ercole, che fa fcoppiare An- 
1:eoj la quale, fecondo 11 difcgno del Trifaoio, b poi 
kata'fetta da alrri, come fi dira a* fuo luogo;dai- 
la bocca del quale Anteo, in cambio dello fpirko ,dU 
fegnd , che dovdfe ufcire , e efce per una cjinnajacqua 

gran copia, la qual acqua  ̂ quella del  ̂ condotto 
grande della Petraia , che vicn gagliarda, e faglie dal 
piano, dove’fono, le fcale, braccia fedici , e ricafcan* 
do nella tazza maggiore, fa un v'edere maravigiiofo.. 
In queko^cquidottft medefiracyVengono adunque non-, 
folo le d et^  acque^ddla PeM ia, ma ancor quelle,che 
vanno al vi|aio,, e alia groKa; e quefte unite core, 
quelle della Cafteliina, vanfd aile fonti della Fakero* 
na, e di Monte Afinaio; e ^ in d i a quelle d’ Arno, e 
Mugrpne, come fi b detto, c dipoi riunite alia fonte 
del jJjerintOj vanno al mezzo della fonte grande, do

ve
    

 



V l I A  DI N ic co l6 d e t t o  I t  T r i b o i o  27

ve fono i putti con 1’ oche. Di qui poi arebbono a_.’ 
ire 5 iecondo il dilegno del Triboio, per due condotti, 
ciafcuno da per fe , ne’ pili delle logge, e alle tavo- 

Lie j e poi ciafcuna al fiio orto fegreto . II primo de* 
Iquali orti, verfo Pbnenre, e pieno d’ erbe ftra- 

ordinarie, e medicinaii; c ^ e  al fommo di queft’ acqua, 
nel detto giardino di fe m ^ c i, nel nicchio della foU' 
tana, dietro a tin pilo di marn'jO, avrebbe a eflereuna 
flatua d’ Ilculapio. Fu dunque la fopraddetta fonte^ 
maggiore, tiitta finita dj^marmo dal Triboio, e ridct- 
ta^a queila cftrenia perlezione, che fi pu6 in opera_j 
di queda forta defidera/e migliore; onde credo, che fi 
pofla dire eon verity, ch’ eila fia la piii bella/oftte, e 
la pin ricca, proporzionata, e vaga, che (ia llata fat- 
ta mai; ptrciocche nelie figure, ne’ vafi, nelle tazze , 
e inlbiTima per tutto^ fi vede tifata diligenza, e Indn- 
Ih'ia firaordinaria. Fni il Triboio, fafto il moddlo del
la detta ftatua d’ Efculapio, coinincid ,a Javq>are il 
nrarmo, ir.a impcdito da altre co/e lafcid impiifctta!!ai  ̂
qiiella figura, che poi fa finita da Antonio ^
icultore, e fuo difcepolo. Daiia banda di verfo  ̂
te in un pratelio, fuori del giardino, acconcid iS'Tri- 
bolo una querci* molto artifiziofamente ; perciocch^ ,oI- 
tre che b in modo coperta di fopra , e d’ intorno d’ 
ellera intretciata fra i rami, che pare un foltilTimobo> 
fchetto, vi fi fagiie con una conioda fcala di legnc ,̂ 
fimihnente coperta ; in dma della quale, nel mezzo 
della quercia, 6 una llanza quadra con federi intorno" > 
e con appoggiatoi di fnaliiere tutte di verzu^ viva, e 
nel mezzo ima tavolet\ Vli marmo, «on valo di 
mifchio nel mezzo; nel^uale pe» una a^na viene, 
e fchizza "all’ aria molt’ ^cqiia, e per unfeltra lacadu- 
ta fi paite; le quali canna vengono fa per io piece* 
della quercia in modo cc'̂ xte da!i’ ellera, che non fi 
veggiono punro; e V acqua fi di , e toglie, <̂ jando

El VI
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al.tri VOole, col volger delle chiavi. N6 fi pu6 dire 
a pieno per quante vie fi volge la detta acqua della_j 
quercia, con diverfi inftrumenti di rame j per bagnarc 
chi altri vuole; oltre^che con i m^defimi inftrumenti 
fe le fa fare diverfi ^m ori, e zuffoilamenti . FinaUs^ 
niente tutte quefte acqua, ^ p o  aver fervito a tante,e 
diverfe fonti* e ufficj ,.ragunate infieme fe ne van*o 
at due vivai, che foho fuori del palazzo al principio 
del viale, e quLndi ad altri bifogni della villa. la- 
fcer6 di dire qual fofle 1’ an\mo del Ttibolo intorno 

' agii ornainenti di ftatue, che ^evano a efTere nelg»r- 
din grande del laberinto, nelle nicchie, che vi fi veg- 
giono (Srdinariamente compartite nei vani. Velevadun- 

j/q u e , e a cosi fare 1’ aveva giudiziofamente configliato 
le jiatue cAe Bencdetto Varchi, ftato ne tempi nofiri poeta, 
dovevanô  oratore j 9» filofofq eccellentiflimor, che nelle tefce d i'

W giardi- fopra, 6 di fotto andaffino i quattro tempi dell’ anno, 
^ o h  Primavera, State, Autunno, e Verno; e che cia- 
Mcuno^lifle fituato in quel iuogo, dove piu fi trova la 

fio^fua. A ir entrata in fu Ja n3an ritta accanto al 
* V e i^ , in quella parte del tnilro, che fi diftende all’ 
insfiV^ovcvano andare fei figure, le ^uali denptaflero, 
e moftifaflero la grandezza, e la bonta della Gala de* 
Medici, e che tutte le virtfi fi trovano nel Duca Co- 
fimo, e qaefie erano la Giuftizia, la P ie t i* jl  Valore, 
fa Nobilta, la Sapienza, e la Libera!ita, le quali fono 

 ̂fempre ftate nella Cafa de’ Medici, e oggi fono tutte 
'n eir Eccellentiffimo Sig. Duca, per elTere giuflo, pie- 
£ofo,- v ^ ro fo , nobile, favio# e liberale. E  perche 
quefte park hahno fatto, e f ® n o  elTere nella Citta di 
Firenze lega , pr ĉe, armi, wenze, fapienza, lingue, 
e arti, e p^chc il detto S i^  Duca h giufto con l o  
leggi, pietofo con Ja pace,^alorofo per 1’ arm i,nobi
le per le feienze, favio per introdurre ie lingue , e vir- 
tfi, ef liberale ndl’ arti i voleva il Tribolo , che all’

in-
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incontro della Giiiflizia , Piet^, Valore , Nobilt^ , Sa-» 
pienza j e Liberality, fuflero queft’ altre in fu la man 
manca, come fi vedra di fotto , cio6 
mi, Scienze, Lingue, e A rti. E  tornava molto bene, 
che in queRa maniera le dette^atue , e limulacri foC' 
iero, come farebbono ftasa, in fu Arno, c Mugnone, 
9 dimoRrare, che onorand Piorenza. Andavano anc» 
yenlando di metcere in ^  i Frontefpizi, cio& in ciar 
Icuno, una tefta d’ alcuy ritratto d’ uomini della Gala 
de’ Medici, come dir^fopra la giuflizia il ritratto di 
Spa Eccellenza , per e^ re  quella lua peculiare: alla_* 
Piety il Magnifico G illiano: al Valore il Sig. Giovati- 
ni; alia Nobilty Lorenzo vecchio: alia Sapienea Cofi- 
mo vecchio, ovvero Clemente VII.: alia Liberality Pa
pa Leone. E ne’ frontefpizi di rincontro dicevano,chc 
li farebbono potute^nettere altre telle di Ca/a_ Medici, 
o perfone della Citta , da quella de*pendenti Ma per* 
che quefti nomi fanno la cofa alqaanto intricay, fi fono 
qui apprelfo meffe con gueft’ ordine. ^

State. Mwgnonc, Porta. Arno. Prim a vera^ 
Arti Libei»«ta
Lingue * Sapicnza
Scienze Nobllta
Attai Valore
Pace .5  f^PietyT • tUO S  Giuftizia

H-i I
Autunno. Po?taiJ.oggia. POrta.,Ve^.

I quail tutti ornam^ti nel yero avfebbono fatto 
queRo il piu ricco, il pm magnifico, cd il pill ornato 
giardino d’ Europa; ma^non furono le dette cofecon- 
dotte a fine, perciocch6 U Triboloj fin Che ili^j^Du-    
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ta era in quella voglia di fare, non feppe pigiiar 
modo di faf,. che fi conduceffino aila loro perfezione, 
corae arebbe potnto fare in breve, avendo uomini, 'e  
il Duca, che fpendeva volentieri, non avendo di qnel- 
li impedimenti, ch’ e!^e poi col tempo. Anzi non fi 
contentando allora fua EcceUenza di si gran copia d’

> acqua, quanta, b quella, chw vi fi vede, di.fegnava che 
' s’ andafie a trovare I’ abqu.idi Valcenni, che b grof- 

fiffima } per mctterle tutte infieme; e daCaftello , con 
un acquidotto fimile a quelloX ch’ aveva facto, con- 
durre a Fiorenza in fu la piazla del fuo palazzo. ^  
nel vero fe queft’ opera fufie fi.|ta rifcaldata da uomo 
pin vivcve piu defiderofo di gloria^ fi farebbe per lo 
meno, tirata molto innanzi. Ma perchbibXribolo (oU 
tre ch’ era' molto occupato in diverfi del Du-
ca ) era n^n molto vivo, non fe^ne fece altro; ed 
in tanto' tempo , 5he lavorb a Cafiello, non condufle 
di fua «iano altro che le due fonti, con que’ , due fiu- 
iffi, A'iAo , e Mugnone , e la ftatua di Fiefole; na- 

!io  non da altro, per quello, che fi vede, 
ah?\l(^e(rerp tr'oppo occupato, come fi e detto, in 

j^egozj del Duca; ii quale, fra 1’ alrre coih, gU 
fopra il fecc fare fuor della porta a Sangallo, foytra il flume Mu- 

imigno/ie, gnone, un ponte in fa la'flrada maeltra > che va a 
Bologna; il qual ponte, perch  ̂ il flume attraverfa la 
ftrada in isbieco, /ece flire il Tribolo, sbiecSndo an- 
cli’ egli i’ arco, fecondo, che sbiecamente imbocca- 
va 11 flume, che fu cofa nuova, e molto Jodata ; fa- 
cendo mai^mamente^congiugner^l’ arco di pietra sbieca-

ta,

111 Era mo 
'.da una lettera d‘

^  in ^ a{ia  del Duee^il Tribolo- 5i raccoglie anchc 
i Annlbal Caro ferittf. a Luca M artini i l  di di

' 1 car* , cĥ  ‘i  T n -  EccelUn̂a non puoNovembre iSo9' Roma dove, di'tx-. Ho molto car*iolo Jia cost-in gra/ipfa del voflro_ Dctca. Sua 
dare al Mondo il maggior faggio di grandet̂t̂a d' animo, ne. di ‘ li
berally ie di g'mdit̂'io , che V ac:art\̂ar un uomo fimile ; e quel che 
feguêpu\in lode del Tribolo,
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t a ) in modo da tutte le bande, che riafci firte, e ha 
molta grazia; ed infomivia quefto ponte fu una molto
bell’ opera. Non molto innanzi eflendo venuta voglia Fa UmMta- 
al Duca di fare la fepoltura deij^ig. Giovanni de’ Mt- 
did fiio padre, e defiderando n Tribolo di farla , ne M̂sdku
fece tin bellilfimo moddlova concorrenza d’ uno, die ’ • 
if aveva fatto Rafhdlo di Mente Lupo*, fsyodta da 
Francefco di Sandro, ma^^o di raaneggiar’ arme ap- 
preflfo a fua Eccellenza.yE cosi ed’endo rifolaso il Du- 
ca, che fi mettelle in s^era qncllo del Tribolo, egli 

ii’ ando a Carrara |  far cavare i marmi, dove ca- 
v6 anco i due pili perle logge di CafleJIo, una tavo- 
!a, e raolti altri marmi. In tanto elTendo M, Gio. Ba- 
tifta da R,icafoli, oggi Vefcovo di Piflcja, a Roma, sandi-
per negozj del Sig. Duca 5 fu trovato da Baccio Ban- ndli leva al 
dinelli 5 che aveva a^punto finite neKa Minfrva Is fe- Tr'd>olo U U- 
polture di Papa Leone X . e Gletnente V II . ,  e^richie- 
Ito di favore appreflb fua Eccellenza , perch i^ven d^ 
effo M. Gio. Batifia feritto al Duca, che il Andinek 
lo defiderava fervirlo, gli fu referitto da fua ,  
lenza, che nel ritorno lo menafle feco. Arrivato Jraun- 
que il Bandinel^o a Eiorenza, fu tanto intorno ^  Du- 
ca P aiidacia fua con promeffe, e tnoftrare i difegni. e 
modelli, cjie la fepoltura del detto Sig. Giovanni, la 
quale do*'eva fare il Tribolo, fu aliogata a lui. E co» 
si prefi de’ marmi di Micheiagnolo , ch’ erano in Fio- 
renza in via mozza, guafiatigli fenza rifpetto, .  cb? 
mincib i’ opera, perche tomato ii Tribolo |ia Carta-' 
r a . trovb efipr.ali <lato*kwato. ner* efiere i

u fece pa-
rentado fra ii Sig. Duc^Cofimo, ed il Sfg. Don Pie
tro di Toledo, Marcheft^di Villafranca j aliora Vice- 
le di Napoli, pigliando ii Sig. Duca per moglie la_̂
Signora Leonora iua figliuola, nel farfi in FiorjSnza P 
apparato deiie nozze, fu dato cura al Tribolo! di^fare

alia
    

 



fatto dal Trl 
bolo per le 
noi^e del Du- 
ca.

rigure dell’ ar-
fo.

.^2  P a r t e  i  n  t A
a!!a porta al Prato, per la quale doveva la fpofa_.

"JrcoalU p a r -entrare, venendo dal Poggio, uti arco trionfale, il 
ea al ^Prai^, quale cgli fece belliffimo, e molto ornato di colonne, 

pilafld , architravi, ccmiicioni, e frontefpizzi. E perche 
il decco arco andava tulto pieno di ftorie, e di figure , 
oltre alle ttatue, che'furonq di raano del Tribolo, f̂ e- 
cero tutte le»dette pit{;urefBatifta Franco Venezianc^, 
Ridoifo Grillasdajo, e Micnbie ftio difcepolo.La prin. 
cipal figura dunque, che fe c^ I Tribolo in queft’ opera, 
U quale fu pofta fopra il fro^efpizio, nella punta del 
mezzo, fopra un dado fatto dXrilievo, fu una femtpi- 
na di cinque braccia , fatta per|la Fecondit^, con cin
que ptftti, Me avvolti aile gambe, uno in grembo, 
e r  aitro al collo. E quefta, dove cala ,il frontefpizio, 
era racfla in mezzo da due figure della medefima gran- 
dezza, u#a da pgni banda ; ^ lie  qiiali figure che 
iiavano'a giacere, una era la Sicurtk , che s’ appog- 
piava^pra una colonna, con una verga fottile in ma- 

^ 0 , e*| altra era 1’ Eternity, con unapalla nelle brac- 
a i piedi un vecchio canuto, figurato per 

^ c^ B ^ p o , col Sole, e la Luna in collo. Non diio 
qualNfcflero P opere di pittura, che farono in queft’ 

^  arco, perche puo vederfi da ciafcuno !ielie defcrizioni
prnamenti nel dell’ apparato di quclle nozze. E perche il Tribolo eb- 
%eduU particoiar cura degli ornamenci del pala'Ao de’ Me-

* * dici, egli fece fare nelle lunette delle volte del cortile, 
moke imprefe con motti a propofito a quelle nozze, e 

' tucte qudle de’ plii illuftri di Cafa Medici. Oltre ci6 
nel cortifc grande l#;operto, feoe un Ibntuofiflimo ap
parato pieScdi*ftorie, ciob la  una parte, di Romani, 
e Greci, e fa ir  al^fe cofe f t ^  facte da aomini illuftri 
di detta C afl MeSici, che tipte farono condotte da i 
pi& eccellenti giovani pktqri, che allora folfero in
Fiore n^a, d’ ordine del Tribolo, Bronzino. Pier Fran- 

cefco    
 



a câ
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cefco (i) di Sandro, Franccfco Bachiacca, (2) Do
menico Conti 5 (g) Antonio di Domenico, e Batifta 
Franco Veneziano. Fece anco il Tribolo in fu la piaz-

e a di S. Marco, fopra un grandiffimo bafamento alto 
raccia died ( nel quale il Bronpno aveva dipinte di 

color di bronzo due beliilTime .ftorie nel zoccolo , ch’ 
fopra le cornici ) un lavallo di bra»ccia dodici , 

coiv le gambe dinanzi in ^ o ,* e  fopra quello una fi- 
gura armata, e grande a^roporzione  ̂ la qual figura^ 
aveva fotto genti ferite ,^  morte, e rapprefefttava il 
va^orofiffimo Sig. Giova^i de’ Medici, padre di fua 
Eccellenza. Fu quell’ fpera con tanto giudizio, earte 
condotta dal Tribolo, cii’ ella fu ammirata da* cbiun- 
que la vide; e quello, che piii fece maravigliare , 
la prellez?a, colla quale egli la fece, ajutato da Santi 
Buglioni fcultore, (4I il quale cadendo , rigiafe llor- 
piato d’ una gamba , e poco manco’ che non fi mori. 
D’ ordine fimilmente del Tribolo fece per ia cfjmme- 
dia, che fi recUb, Ariftotile da Sangailo ( id 
vcramente eccellentillimo, come fi dir  ̂ nella ft* 
una maravigliola profpettiva; ad elTo Tribolo fe^ 
gli abiti degf intermedj, che furono opera di Gi 
tilla Strozzi, (5̂ il qual ebbe carico di tutta la^coni' 
Torn, V. E media,

•
(i) Qucfio Pier Franccfco fu fctlare d ’ Andrea del Sarto, men- 

Yionato dal 'Safari in fine della Vita di ejfo Andrea, e quivi appel- 
Lato Pier Francejco di Giacomo di Sandro . _

lal Francejco Uherlini per foprannomc detto j l  Bachiacca, dFcui 
f i  varlera pm dijic/amente nella fine della Vila di BafiiancA detto A rp  
fiotile • * 1  • J

I3I Domenico Conti amorevoti Scolare di ArMrea JK l Sarto, che 
fece porre net chtofiro della dVtinrdita la mcm^'ia di efim , come d'lceil 
Borgh 'tni nel jao R ’lpofo a c- e il Vajari in fiii^della  Pita del 
nedefimo Andrea. ^

I4I Fece quejlq Santi un bel ritratto del Bonarroti, i l  quale fu  
fofo al fuo catafalco ndU fue ejequie, percid nominato anche quivi 
dal Vajari . r

(5} Poeta celehre, ed elegante,  pome appare dalle fue p t^ e  fiam- 
pate. "
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media, le piu vaghe, e belle inveniioni di veftiti, di 
calzari, d’ acconciature di capo, e d’ altri abbiglia- 

Sui  ̂ che fia poffibile immaginarfi. Le quali cofe fu*
per mĴcLra- rono cagione, che il^ a c a  fi lervi poi in molte caprio 
fi* ciofe mafcherate dell*nciofe mafcherate dell^ngegno del Tribolo, come i

dp’*quella degli orfi , per un palio di bufole, in quella do 
corbi, ed in*altre. Similn^nte 1’ anno, che al detto 
Sig. Duca nacque il S*g. Francefco fuo primo^e* 
nito, avendofi a fare nel 'Nmpio di San Giovanni di 
Firenze*un fontuofo apparatoL il quale. fulTe onoratiffi- 
mo , e capace di cento nobilfeme giovani, le quaU F 
avevano ad accompagnare dalpalazzo infmo al detto 
Tempi®, dove aveva a ricevere il battefimo; nefuda- 

'Mpparaco _ nel to carico al Tribolo, il quale infieme col TalTo, acco- 
bat luogo , fccc , che qucl tempia, che per

tefiitw del pri- ^   ̂ anti^o, e belliffimo, pareva^un nuovo tempio al- 
nwgepi/ro'" del la moderna, ottrmamente intefo, infieme con i federi 

intornc, riccamente adorn! di pilture, e d’ oro. Nel 
mezz®|fotto la lanterna fece iin vafo grande di legna- 

^ ,^ tag lia to  in otto facce, il quale pofava il fuo 
• prS^^fopra qu.attro fcaglioni. Ed in fu i canti dell’ 

ott^^cce erano ceiti viticcioni, i quali, movcndofi 
da terra, dove erano alcune zampe leone, avevano 
in cima certi putti grand!, i quali facendo varie atti- 
tudini, tenevano con le man! k  bocca del* vafo, e con 
le fpalle alcuni fefton!, che giravano, e factvanopen- 
dere nel vano del mezzo una ghirJanda attorno attor- 
HO-, Oltre ci6 aveva fatto il Tribolo, nel mezzo di 
queflo \4fo , un bafamcnto di jegname, con belle fan- 
tafie att^inp,«in ful quale/raffe per finimento il San 
Gio. Batiftadi ma^mo, a lt^  braccia tre . di mano di 
Donatello ,lhe fij lafciato da lui nelle cafe diGifmon- 
do Martellf, come li b dedo nella Vita di efib Dona
tello. (i) Ihforama eflendo quefto Terapio dentro,

fuori

.1i i lw e d i  nel tom, 2. a c- ifi'J'    
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fuori ftato ornato , quanto megiio fi pud Immaginare, 
era folamente flata lafciata in dletro la cappella prin- 
cipale, dove in un tabernacoJo vecchio fono queile_» 

figure di rilievo, che gia fece ^ndrea Pifano. Onde 
^areva , etfendo rinnovato ogni c^a j che quella cappel
la cosi vecchia toglieffe tutca la graziaj che P aJtrecs- 
fewtutte infieme avevano. Andajido dtmqife un giorno 
il Duca a vedere quedo /pparato, come perfona di 
giudizio, lodo 'og-ni cofa^e conobbe, q u a n t o f u f l e  
bene accomodato il Tri^lo a] fitOjC luogo, e ad ogni 
alwa cola. Solo biafimy fcondamente , che a quella 
cappella principale nonffi fofle avuto cura; onde a un 
tratto, come perfona rifoluta, con bel giudizfc ordi- 
n6 , che tutta quella parte fufle coperta con unagran- 
diliima tela, dipinta di chiarofcuro, dentro la qualeS. 
Gio. Batifta battezza% Crifto, ed injorno f*fiero po* 
poli, che fteflero a vedere, e fi battezzaflero, altrilpo- 
gliandofi, ed altri riveftendofi in varie attitudini^E fo- 
pra fuife un Dio Padre, che nsandaiPe Jo Spirijd San^ 
to: e due fonti in guifa di fiumi per J ok. , e 
quali verfando acqua. faceflero ii Giordano . ElrMluo* 
adunque ricerco di far queft’ opera da Mefler Piej^rarl- 
cefco Riccio ma!t>rdotno aliora del Duca , e dal Tribo- 
lo, Jacopo da Pontormo non la voile fare, perciocchfe 
il tempo ,^2he vi era folamente di fei giorni, non pen- 
fava, che gli potefle baftare; il firniJe fece RidoJfo Ghir
landaio, Bronzino, e mold altri. In quefto tempo ef- 
fendo Giorgio Valari tomato da Bologna, e lavoranoo 
per M. Bindo Altovici la tavola dejla fua caypella in 
Sant’ Apoftolo in Firenze',, non era in confide-
razione, febbene aveva amicizia ?ol Trftolo , e col 
Taflfo, perciocche avendo alcuni fatto *una tetta fottoil 
favore del detto M. Pier Francelco Riccio ̂ chi non era 
di quella, non partecipava del favore. della Corte, arr- 
cotche fufle vixtuofo, e dabbene, la qual cofa era ca-

E  2
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cagione, che molti, i quali con I’ ajuto di tanto Prin
cipe fi farebbono fatti eccelienti, fi Pavano abbando- 
rtati, non fi adoperando le non chi voleva il Talfo, il 
qualC) come perfona\^l!egra, con le fue baje inzampo-i’ 
gnava colui fr) di forra, che non faceva, e non vole-' 
va in ccrti afFari> fe non quello che voleva il Taflb, 
il qual era architectore.di fcalazztj ,̂ e faceva ogni (».■  
fa . Coftoro dunque avendc^lcun fofpetto d’ eflbGior
g io , il^quale fi rideva di qi\lla loro vanity, e fcicc- 
cbezza ; e piii cercava di farhk da qualche cofa jmedian- 
te gli ftudj delP arte , che conXfavore, non penfav»no 
al fatto fuo;quando gli fu datl) ordine dal Sig. Duca 

Lavero a chla- che faccHe la detta tela con la gik detta invenzione, 
rofchurodel Va-l'Si qual Opera egli condufiTe in fd giorrii di chiarolcu- 
Ĉhiefa  ̂ diede finita in quel modo 5 che fanno coloro,

* che vida^) quanta grazia, e orfamento ella diede a_i 
tucto quell’ apparato, e quant’ elia rallegrafle quella 
parteX che piu n’ aveva bifogno in quel Tempio j e nel- 
le m^nificenze di quefta fefta. Si porto dunque tanto 

Tribolo, per tornare oggimai onde mi fono, 
nol^o come.j partito , che ne meritd fomma lode. E 
una^ran parte degli prnainenti, chs J~ece fra ie colon- 
n e , voile il Duca, che vi foffcro laicuti, e vi fonoan- 
cora , e meritamente. Fcce il Tribolo alia yilla di Cri- 
ftofano Rinieri a Cafteilo^ mentre chc attepdeva alie 
fonti del Duca , fopra un vivaio, che  ̂ in cima a una 
ragnaia, in una nicchia un flume di pietra bigia,gran- 

"Staiuh ifuni <luai|to il VIVO, che getta acqua in un pilo grandif- 
foTtan/artifi- fimo dd\a tnedefinva pietra,, iPqiial flume , che e fatto 
tioAmen.’ tom-di pezzi,Tkcorningfso con tanta arte, e diligenza , che 

pare tutto p uo pezzo. Mettendo poi mano il Tri
bolo , per ordine di Sua Eccellenza , a voler finite Ic 
fcale della jibreria di San Lorenzo, cio6 quelle che fo
no ricctto dinanzi alia porta, nieffi chc n’ ebbe^ 

, quat-
,7 Ricci.
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quattro fcagiioni, non rltrovando il. modo le mi' 
fiire di Michelagnolo, ( i)  con^ordine del Duca and6 Non path fi. 
a Roma, non folo per intendere il parere di 

kgnolo intorno aUe dette fcale per fiir opera di con- 
Fdurre lui a Fiorenza . Ma non g!i riufci n6 J’ uno , n̂
1’ altro; perciocch^ non voiendo Michelagnolo partire
dk Roma j con bel modo fi jlicejjzio; e quanto allefba*.
le mofi.o non ricordarfi piy n̂  di mifure, ne d’ altro.
li Tribolo dwnque eflendo^ornato a Firenze, e non po-
tendo feguitare 1’ opera delJe dette fcale, fi diede a far
il •pavimento della detct/libreria di mattoni bianchi, e
rod), ficcomc alcuni p;|/imenti , che aveva veduti in
Roma; ma vi aggiunfe un ripieno di terra rol?fe nella
terra bianca, mefcolata col bolo, per fare cliverfi inta-
g!i in que’ mattoni. E cost in quefto pavimento itCQ f°h.
ribattere tutto il palc^ , e fofFittato di, fopra ,#che fuco* ‘pal'imentô. ̂
fa raolto lodata. Comincio poi , e non finr, per met- — ’
tere nel mafchio della fortezza della porta a ^enza_^
per Don Giovanni di Lur)a, alJora Caftellanojurf arme''
di pietra bigia, e un aquila di tondo rilievo grai\|e tmc*
due capi, la quale f*ce di cera , perch6 fu(ie
di bronzo ; ma non fe ne fece altro , e dell’ aju/e ri-
mafe folamente^nito lo fcudo.E perch& era coftume
della Citd di Fiorenza fare quad ogni anno, per lafe.
fta di Sai\Giovanni Batida, in fu la piazza principalc,
la fera di notte una girandola, cio6 una macchina pie-
na di trombe di fuoco, e di raggi , .e altri fuochi lavo-
rati, la quale girandola aveva ora forma di tempio,ora
di nave, ora di fcogli, e talora d’ tma Citm,od''un
inferno, come pin piaceva all’ inv^ntc^e
ra un anno di fame una al Tribolo, il qi^le la fece, vorati per la. 
come di lotto fi dira belliflima. E perch^ delle varie 
maniere di tutti quefti cost farti fuochi, f  particolar-

Spence
[il Qtteflafcala fu  mejja fu da Giorgio Vufari, come fH ird nella 

Vita di Mkhdagnolo,
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oiente de’ lavorati) tratta Vannocclo Sanefe. (0 '̂̂  
Dlfcorfo dell’ tH, noH mi diftendcio in queflo. Dird bene aJcune co- 
autore intorno dellc quaiitii dcllc pirandolc . II tutto adunque fi fa 
a egiran4oe. legname, con fpazirJarghi, che fpuntino in fliori da 

pib 5 acciocche i raggij quando banno avuto fuoco, non 
accendano gli aitri, ma s’ alzino , mediante le diflan* 
■’ze 5 a poco a* poco 
trO} empiano ii Cielo 
da fomi^Oj e da pie 
acciocche non abbrucino a un
vifta, II medefimo fanno g!i fc^pi 
gati a quelle parti ferme della |ira

e lecondando 1’ un 1’ a^ 
che t nelle grillande 

j, fpartendo larghi, 
e facciano bella

CO ,
5 dico 

tratto 5.
i quali ftanno ft- 

ndolaj fanno bellifli- 
me gazzarre. Le trombe fimilmente fi vanno accomo- 
dando negli ornamendj e fi fanno ufcire le j)iii volte 
per bocca di raafchercj o d’ altre cofe fimili. M al’ im- 
portanza fta nell’ accomodarlain »odojche i Iumi,che 
ardono in cerci vafi , duvino tutta la notte, e facciano 
ia piazza luminofa; onde tutta 1’ opera  ̂ guidaca da 
un femplice ftoppino, che bagnato in polvere piena di 
" il i^ ^ a c q u a  vite, a poco a poco cammina ai luo- 
^ h ij^ o v ’ egli ha di mano in rnano a dar fuoco, tanto 
che ateia fatto tutto. E perche fi fig^ranoj come ho 
detto, varie cofe j ma che abbiano che fare alcunacofa 
col fuoco, e fiano fottopofte agl’ incendij §d era ftata 
fatta molco innauzi ia Citta di Soddoma, e totto con 

vefcriilone deÛ  ̂ figliuole, cbc di qtiella afcivano .* e altra volta Ge- 
U girandoU rione con Virgilio, e Dante addolTo, ficcome da effo 
delTnbolo. Dante fi ^icc neir Inferno: e molto prima Orfeo , che 

traeva feqo da effo .Inferno EuridicCj e molte altre in- 
venzioni; fug Eccellenza , che non certi fantoc-
ciai, che avV^nq gia molt’ anni fatto nelle girandole 
jnille gofferit, ma un maeftro eccellente facelle alcuna 
tofaj ch’ avffle jdel buono. Perche datane cura al Tri- 

^  bolo 5
ill £<* nota indicata nel te(lo del Vafarl e rimafla fu o ri, S ’ ag". 

0iunga Vannocclo Siringucci nella Sua PirofecAniat
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bolo 5 egU con qudia virtu, e ingegno^ch’ aveval’ a r  
tre cofe fatto, ne fece una in forma di tempio a otto 
facce belliflirao, alta tutta con gli ornamenti venti 

.braccia; il qual tempio egli finf^, che foffe quello del
la Pace, facendo in cima il fimulacro deiJa Pace, che 
mettea fuoco in un gran monte d’ arme, ch’ aveva ai 
p^edi, le quali anni, ftatu^ delJa Pace, e*tutte V altre 
figure, che facevano elfeiyqiiella macchina bdliflima, 
erano di carton!, terra , e panni incollati, acqpnci con 
arte giandillimaj erano, dico j di cotali materie, ac- 
ci^ccM r  opera tutta fefie leggier! , dovendo eflereda 
un canapo doppio , ch{ traverlava la piazza in alto, 
foftenuta per molto f])azio alta da terra. Ben’ *ie vero, 
ch’ elfendo ftati acconci dentro i fuochi troppo fpeffi, 
c le guide degli floppini troppo vicine P una dall’ al- 
tra, datole fuoco, fu tanta la veemepza delBincendio, 
e grande, e fubita vaSipa, ch’ ella fi accde tutta a un 
tratto, e abbruccio in on baleno, dove aveva dura- 
re ad ardere un ora almeno; e che fu pegglo ,*attac- 
catofi fuoco al legname, e a qiiello, chc dovev^ c<̂ - 
fervarfi, ft abbruciarono i canapi, e ogni altra cofa a» 
un tratto, con danno non piccolo, e poco pia<;£j>6 de’ 
popoli. Ma qu^hto appartiene all’ opera, ella fu la_. 
pill bella , che altra girandola , la quale infino a quel 
tempo fo{f<* ftata fetta giaramai.

Volendo poi il Duca fare per comodo de’ fuoi 
cittadini, e mercanti, la loggia di mercato nuovo, e 
non volendo pih di quello che potelfe aga'avare il 
Tribolo, il quale, come capo mae^ro de’ Gapitani di 
Parte, e commilfarj de’ fiumi, e fopra de fegne della 
Citta, cavalcava per lo dominio pir ridutre inolti fiu- 
nii, che fcorrevano con danno, a i l&ro k tt i , ritura- 
re ponti e altre cofe fimili, diede il cariao di quell’ 
opere al Taflfb per configlio del gia dettofMeilir Piet 
Prancefco maggiordomo, per farlo di falegname at-

chi-
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chitettore, il che invero fu contra la volont^ del Tri- 
bolo j ancorchd egli nol moftralfe j e faceffe molto 
r  amico con eflb lui.

. . E che cld fia vero conobbe il Tribolo nel model-
Mtlttura TaiTo niolti error!, de’ quali, come fi crede,
•Tafo, • nol voile aitrinienti avvertire; come fu quello de’ ca- 

pitelli delle cblonne, che fcino a canto a i pilaftri, «i 
quali, non elfendo tanto lo\tana la colonna, che ba- 
ftalfe, qjjando, tirato fu ogni cofa, fi ebbero a inette- 
re a’ luoghi loro, non vi entrava la corona di fopra 
della cima d’ efii capitelli; onSe bifognd tagliarne t*n- 
to , che fi guaftd quell’ ordine) fenza molti altri er
ror! , d?’ quali non accade ragionare • Per lo detto 
M. Pier Francefco fece il detto Taffb la porta (t) del
la Chiefa di Santo Roinolo, e una fineftra irfginocchia- 
ta in fu la»piazza,del Duca d’ ordine a fuo modp, 
mettendo i capitelli per bale , e lacendo tant’ altrc co- 
fe fcnz  ̂ mifura, o ordine, che fi poteva dire, che P 
ordine*Tedefco avefie comindato a riavere la vita in 

“Tqfcana, (2) per mano di queft’ uoino; per non dir 
Imila delle cofe, che fece in palazzo, di fcale, e di 
ftanz'oif«Ie quali ha avuto il Duca a far guaftare, per- 

Simulatl dal ^he non avevaiio ne ordine, ni mifura , n6 proporzio- 
Triboloconfuo DC alcyna, anzi tiitte erano ftorpiate, fuor di fquadra, 
hafimo- g fenza grazia o comodo niuno; le quali *tytte cofe 

non palfarono fenza carico del Tribolo, il quale inten- 
dendo  ̂ come faceva, alTai; non pareva , cbe dovef-

f
111 Jl Cintlli c. S’5. delle Bellê ê di Firenze attr'ibuifce quefla 

porta all’ Am\nnato ,<ntando i del Taffb , e diverfa daila foda ar- 
chitettura di qûl- grand' uomo , e a quejV errors ne aggiunge due altrî  
dicendo , che e kellijjinia, quando non ha di hello altro, che la fira~
vagant̂ at T altro, che dice, ejffere fiata fatta per una ffneffra, il che 
non e vero , cotie moflra la fineflra , che T e allato . Ma comunque pa , 
quefla poMa, ehueffa fineflra qui accennala dal Fafari,Ji pojfbn ve~
dere nelP opera del ^.jtggieri tom. j. tav' ai.

I2I Alcuni dicono lo fiefffo al prefente, non della fola Tofeana 
gna di. tutta T Italia
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fs comportare, cheilfuo PrincipegetfalTe via i danari, ed 
a lui facefTe quella vergogna in in gli occhj; e che  ̂
peggioj non doveva comportare cotali ccfe al Taflb, 
che gli era amico. E ben conobbero gli uomini di 
giudizio la prefunzione, e pazzia delP uno in volet 
fare quelf arte, che non fapeva, ed ilfimular dell’ altro 
cl̂ e affermava quello piacergli, the certo ‘ fapeva, che 
ftava male; e di ci6 facciano f^ e  1’ operE) che Gior
gio Valari ha avuto a guaftare in palazzo, con danno 
del Duea) e molta vergogna loro. Ma egli ^vvenne 
alJTriboIo quello, che a) Talfo , perciocchi ficcome il 
Talfo lafcid lo intagliare di legname , nel quale efer- 
cizio non aveva pari, c non fu mai buono archi?ettore, 
per aver lafciato un’ arte nella quale molto valeva, 
e datofi a*un* altra, della quale non fapeva ftraccio e 
gli apportd poco onore; cosi U Tiibplo lafekndo la_» 
fcultura, nella quale »  pub dire con'verita, che fofle

onore, ed utile; perciocchi non gli riufd ralfettare i» 
fiumi, efi fece molti nimici, e particolarmeateinquel 
di Prato per corfto di Bifenzlo, ed in Valdinievole in 
molti luoghi. Avendo poi compro il Duca Gofimo il 
Palazzo de* P itti, del quale fi h in altro luogo ragio- 
nato, e 3efiderando fua Eccdlenza d’ adornarlo di 
giardini, bole hi, e fontane, e vivai, e altre cofe fimi- 
li, fece il Tribolo tutto lo fpartitnento del monte, in . .  .
quel modo, ch’ egli fta , acc modando tutte le cofo  p Ja o fe 'p ii  
con bel giudizio ai luoghi loro, feb!)en fo i alcune cofe 
fono Hate mutate in molte parti d?i giardifio:del qual 
Palazzo de’ Pitti, che e il piu hello cf E u p p a, fi par- 
ler̂  altra volta con migliore occafione. Dopo 'quefte-/ 
cole fu mandaro il Tribolo da Sua Ecclilen^ nelP 
Ilbla delP Elba; non folo perchb vedefle in Cic?&, o  

STcm, r. E il .
    

 



T̂ a a ll' Ifola 
dell’ Elba.

S^egnato per U 
Totture de’ fiu- 

■ mi da lui r a ffif  
tati.

Perqueflo tra* 
vaglio s ’  infer- 
m'g •

£  fini id  fua 
vita<

. P A R X Q^U I N T A

il porto, chc vi aveva fatto fare, tna ancora perchA 
defie ordine di condurre un pezzo di granito tendo di 
dodici braccia per diametro, del quale fi aveva a fare 
una tazza per lo prSto grande de’ Pitti , la quale ri- 
cevefie P acqua della fonte principale. Andato dunque 
coli il Trlbolo, e fatta fare una fcafa a poftapercon* 
durre quefta«tazza , ed.ordinato a gli fcarpellini il , 
do di condurla, fe ne tornd a Fiorenza ̂  dove non fu 
si tofto arrivatO} chc trovd ogni cofa pieno di rumori 
■e male^izioni contra di fe , avendo di que’ giorni* le 
piene, e inondazioni fatto grandiflitni danni intornj a 
que’ fiumi, ch’ egli aveva raflettati ; ancorchA forfcj 
jnon fuo difetto f i)  in tutto, fofle ci6 avvenuto. 
Comunque foUby o Ja tnalignit^ d’ alcuni miniftrij e 
forfe 1’ invidiaj o che pure fofle cosi il vero, fu di 
tutti quei danni ^ata la colpa '^  Tribolo, il quale non 
eflendo di molto animo, ed anm fcavfo di paititi, che 
n6, dvbitando , che la malignitk di qualcheduno non 
gli fatefle perdere la grazia del Duca, fi ftava di ma* 
liffima voglia, quando gli Ibpraggiunfe, effendo di de- 
bole compleflione j una grandilfima febbre a di 20. d’ 
Agdfia P anpq 1550. nel qual tempo , eflendo Giorgio 
in Fiorenza per lar condurre a RomS i marmi delle^ 
fepolture, che Papa Giulio HI. fece fare in San Piero 
a Montorio, come quclli, che veramentc ^mava la vir
tu del Tribolo , lo vifitd, e confortd, pregandolo, che 
non penfafle fe non alia faniti, e che guarito fi ritra* 
efle a fipire 1’ opera di Caftello, lafeiando andare i fiu- 
mi, che piuttofto potevano affogargli la fama , che farli 
utile, o onore^neflTuno. La qual cofa, come prooiife di 
voler fare j arebbe* mi credo io j fatta per ogni modo, 
fe non fuflej ftato impedito dalla morte, che gli chiufe

gli

hl^Jl dijftta del Tribola fu in credere di fapere una fcjenyi  ̂ che 
non aveva per anco i priticipj, e i fondamenti, che le die.de circa lOO. 

dttni dopo Beiudecto CaJleUi nel fua Trattato dell’ aejue carreati.
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occhi adi 7. di Settembre del medefimo- armo. E 
cos'i r  opere di Caftello, ftate da lui coininciate,emefi 
fe innanzi, ritnafero imperfette; j^erciocchc febbenc ft 

 ̂ lavorato dopo di iui ora una cofa , e ora un’ altraj 
non pero vi ft b iriai attefo con quella diligenza, e pre- 
ftczzaj che ft faceva, vivendo il Tribolo, e quando il 

, Sjjgnor Duca era ealdiflimo in quell’ operi. E  di vero, 
chi non tira innanzi le grandi opere jraentre coloro che 
fanno farlcj fpendono volentieri,e non hanno niaggior 
cura 5 e cagione, che ft devia j e ft lafcia imperfetta i’ 
op^ra, che arebbe potato la foUecitiidine, c Audio con- 
durre a perfezione. E cosi per negligenza degli ope- 
Tatori rioiane il Mondo fenza quell’ ornamento j^d egli- 
no fenza quella inemoria, ed onore, perciocchS ra d o  
volte addiviene > come a queft’ opera di Caftello , che 
mancando il prime maeftro, quegli c|je in fiuo luogo 
fuccede, voglia finirlaVfecondo il difegno j e modello 
del primo, con quella modciftia, che Giorgio Yafari, 
di commiffione del Duca, ha fatto, lecondo 1’ t>rdine 
del Tribolo. finire II vivaio maggiore di Caftelloj e T 
altre cofe, fecondo che di mano in mano vorri; che* 
fi faeda fua EcceJlenza. * •

VilTe il Tribolo anni 65. Eu fotterrato daila Cotn- 
pagnia dello Scalzo neiiia lor fepoltura, ( i)  e lafeib do
po fe Raffsello fuo figliuolo, che non ha attefo all’ 
arte, e due figliuole femmine, una delle quali b mo- pigUuoii 
glie di Davidde , che 1’ aiuto a murare tutte le cofc di Tribolo 
Caftello, ed il quale, come perfona di giudizij^, e atro 

,a o6 ) oggi attende ai condotci delP acqua di Fioren- 
za, dl Ella, e di tutti/gli altri luoghi' del dominio, fe* 
condo che piace a fua Eccelienza. (2) ’

F 2 * VITA

111 Cice nella fepoltura de’ Fratdli dl ^udla 
. _ U1 l i  Sig. Monier adi’ jjloria deli' arti, ch’  hamte rapporto al 

difegno, 4 c. 2^4- d i d ,  cAnil Tribolo ia^o/b tneUo peUa- Bridia di
Monte

del
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Monte Cafino t Girolamo da Ferrara lavoro affai in Loreto, e ve- 
ne{ia; ma non veggo, che coja poffa aver fatto in. Monte Cafino, non 
v i ejfcndo opera, (he fembri provenire dalla fua Eccellenia, (he in 
■%>ero egli fu  un grande e fi^golare artefice, come J i  vede da quellavh- 
toria, (he e nella fortefia di S . Miniato di Tiren^e,  la (uale e no» 
minata qui addietro a (• 17. che e fiata prefa per ijcultura di Miche~ 
lagnolo, € per tale riferita dal Propoflo Gori nelle note alia Vita 
del Bonarroti a cart- 109. da lui fatta rijlampare in Firenze nel I746. 
in'\f. dove dice*,. In una pietfa ferena ordinaria fcolpi di Grande^a 
poco pin del naturale, I ’ inmagine della Gloria militare a la t a ,c o l ' 
capo armato H‘ un usbergo ( leggi d ’ una Celata ) e con qrmi , ed al- 
tri fimbolp, le guali armi e i  jtinboli non f i  veggono nella ftamva hen 
intagliata da Francefco Zuccherelli nel 1747- per commijjione del Cav. 
francefco Gabburri, e appojla alia nota del Gori,

NOlTA , Un figliuolo 5 del Triltolo , e forfe Kaffello qiil 
twminato 5 fu tenuto a Battejtmo da Benvenuto Cellini, 
dicendo a c .io i. della propria Vita: ^,rn Firenze era un 
ccrto fcu'^ore cbiamato il T r i b o l o e r a  mio compare , 
per avsrgli is battezzato un fuo pgliuolo . Quivi pure j i  
d:ce, che fu cbiamato a Venezia dal Sanfovino  ̂ ma a c. 
10^, J i  narra, come lo rimandb, Ecco le fue parole ^cbe 

^riporto qut perejjerf notabili, c vagbe:

l^AndaBmo a 'Vijitare Jacopo del ^anfovino fcaltsre 
j'j il quale aveva mandate pel Tribolo, e a me fece gratt 
j) carezze, e volfeci dar dejinare, e feco rejl^mmo • 
j; lands col Triboh  ̂ g li dijfe  ̂ cbe non J e  ^ e  voleva 

fervire per allora, e cbe tornajfe un* ultra <volta . A  
}, quejie parole to mi cacciai aridere, e piacevolmente dijjt 
), al Sa^ovino: Egli i  treppo difcoflo la cafa vajlra dal- 
}> la fua  ̂ avendo a tornare un* ultra ‘volta. Il povero 
}} Tribolo sbigottito^dijfe: lo ho quf la lettera  ̂ che voi 
jj mi avete fcrittdti cb* to venga. A  quejlo dijfe il San- 
)} fovino, cIk  i fuoi pari , uornini aabbene e ‘virtuoji  ̂
j} pote'vano^ar quells e magglor cofa. Il Tribolo J i  ri- 
j> Jiritffe nelte fpalle e d 'j j i : pazienza j pareccbi volte. A  que- 
ft Jio j »6n ^uardando al dcjinare 0bbondante, che mi 

I  a w v 0
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aveva data il Sanfovino, frejt la parte del Tribola 

), mio compagno i che aveva ragtotiej e percbe a quella 
menfa il Sanfovino non aveva mai fejlato di cicalare 

), delle fue gran prove ̂  dieendo male di Micbelagnolo  ̂ edi 
„  tutti qnegli, cbe facevano tal arte^Jolo lodandojefief- 

fo a rnaravigUa. Qwfta cofa w’ era venuta tanto a 
j* noja 5 cb' io non avevo mangiato bocconi, cbe mi fujjt 
53 pixeiutOy e file  d ijji quefle due parole: O meffer Jaco~ 
33 po j gli uomini dabbeue fanno le cofi da uomini dab-̂  
3, bene , e quei v irtm jl, cbe fanno le opere bell} e buo» 
yy^e J i  conofeono molto meglioy quando Jbn4odati da aU 
53 triy cbe a lodarjt cost Jicuramtnte da lor medejtmh A  
,5 quefle parole ed egliy e not ci levammo da la^ola bu- 
55 foHcblando.
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V I T  A

D  I  P  I- E  R  I  N  

D . A  V  I N  C  I
S C U L T O R  E .

0

B Encii^ coloro fi fogllono cdebrarcj i quali hanno 
virtuofamente adoperato aicuna cofa , nondimeno, 

fe Ic gl^ fatte opere da alcuno moftrano le, non fatte, 
che molte.farebbono ftate , e molto piu rare, fe cafo 
jnopinatOj e fuorfddP ufo con]/ îe non accadeva,che 
r  intcrrompelTe, certainente coftui, ove fia chi dell’ 

^ajjtrui sirtd voglia efleie ^iufto eftimatore 5 cosi per 1’ 
una, come per I’ altra parte, e per quanto ei fece, e 
{>er qudlo che fatto avtebbe, men'ramente fark lodatOj. 
e celebrato. Non doveranno adunque al Vinci fcultore 
ruocer?'i^pdc5t arini, ch’ egli. vilTe j e*torgIi le degnc 
lodi nel giudizio di coloro, che dope? noi verranno , 
confiderando, ch’ egli allora fioriva, e d' efid. e di ftu- 
dj 5 quando quel che. ogni uno ammiraj fece ,• e diede 
al Mondo; ma era per mollrarne piu copiofamentc i 
frutti, fe tempefta nemica i frutti, e la pianta non 
ifveglieva'

Ricovdomi^d’ aVer altra volta detto, che nd Ca- 
ftello di Vinci, nd Valdarno di fotto, fu fer Piero pa- 

Orlg'me di pie-̂re di Lionardo da Vinci pittore famofiflimo, A qiiefto 
fer Piero nalque, dopo Lionardo, Bartolommeo, ultimo 
fuo figliuolol il quale flandofi a V inci,e venutoineta, 
tolfe per mefclie una delle prime giovani del caftello. 
Era defideroK Bartolommeo d’ avexe un figliuolo ma* 

'  ftio

rtno
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ftio, e narrando molte volte alia moglie la grandezza' 
dell’ ingegno, che aveva avuto Lionardo fuo fratello, 
pregava Iddio, che la facefle degna 3 che per mezzo 
di lei nafceffe in cafa fua un altro Lionardo, eflendo 
quello gi  ̂ morto. Natogli adunque in breve tempo, 
fecondo il fuo defiderios un graziofo fanciullo gli vo- 

,'hjva porre il nome di Lionardg; ma con^gliatoda’ pa- 
renti a rifare ij padre, gli pofe nome Piero. Venyf® 
neir eta di tre anni , era il fanciullo di volto belliffi* 
mo, e ricciuto, e molta grazia moftrava in'tutti i 
g ^ i  3 e vivezza d’ ingegno mirabile; in^jnto cheve- 
nuto a Vinci, ed in cafa di Bartolommeo alloggiato^ 
maeftro Giuliano del Carmine, aftrologo ecceiJ^tc, e 
feco un prete chiromante , ( i)  ch’ erano amendue 
amicilfimi *di Bartolommeo, e guardata la fronte, e 
la mano del fanciullo, preditfero al padre, Ck 1’ aftrolo- 
go e ’1 chiromante mfienie, la grandezza dell’ inge
gno fuo, e ch’ egli farebbe in poco tempo profitto 
grandiflVmo nell’ arti Mercuriali, ma che farebtw brsi,. 
vilTiroa la vita fua. E troppo fu vera la cofloro profezia , 
perch^ nell’ una parte, e nell’ altra ( baftando in una> 
nell’ arte, e neJla vita fi voile ademp^p. Qrefciendo c» 
dipoi Piero, eblJb per maeftro nelle lettere il padre: maeftro a
ma da fe fenza maeftro, datoli a difegnare, ed a fare îfegnare e a 
cotali fantdccini di terra, moftrb, che Ja Natura, e 
la celefte inclinazione conolciuta dalP aftrologo, e da| 
chiromante, (2) gia fi fvegliava, e cominciava in lui 
a operate; per la qual cofa Bartolommeogiiidicb,che 
’1 fuo veto foffe cfaudito da D io; e parendogli, che ’ I 
fratello gli foffe ftato renduto nel figliuolo, pensb a

'  levare

111 A l  tempo dtl Yafari f i  dava gran credho ag^ ajlrologl, chi- 
romanti &c. t I ’ iftoria di quell’ eta, e 4d  secolo ankcedente ne font- 
miniftra gli efempj in gran eopia l l  noftro immortal Galileo fgombr^ 
fuaji del tutto quefla cieca melenfaggine dalle mend uMane

I'il ChiromanteJi dice chi indovina dalle rughe ^ l a  mano'
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levare Pfero da V inci, e condurlo a Firenze. Cosl 
fatto adunque fenza indugio j pofe Piero, che gia era 
di dodici anni, a ftai; col Bandinello in Firenze, pro- 

* mettendofi, che ’1 Bandinello , conae amico gi^ di Lio* 
caiione del tcrrcbbe conto del fanciullo, e gl’ inlegnerebbe
9andi^lli,cie COD diligeoza, perciocchi gii pareva, ch’ egli piii del- 

iA fcukura li ttilettaflej xhe della pittura. Venendodi*-, 
t f^naru^^nde volte in Fircnze, conobbe , cha ’I Bandinello

i7padre lo dd noO corrifpondeva co’ fatti al fuo penfiero, e non ufa- 
va nel dnciullo diligenza) n6 Audio, con tutto che 
pronto lo vi^elTe all’ imparare. Per la qual cofa tgi- 
tolo al Bandinello, lo dette al Tribolo, il quale pa- 
fava a Bartolommeo, che piii s’ ingegnafle d’ ajutare 
coloro i quail eercavano d’ imparare, e che piuatten- 
deffe a gU ftudj dell’ arte, e portafle ancora piii af- 
fezione al4a mem^ria di Lionardo. Lavorava il Tribo
lo a  CaftelJo, villa di fua Ecc^Ienza, alcune fonti; 
laddove Piero cominciato di nuovo, al fuo folito, a 
<iifegn?re, per aver quivi h  concorrenza degli altri 
giovani, che teneva ii Tribo/o; d mefle con molto 
Rrdore d’ animo a ftudiare il di, e la notte; Ipronaa- 
dolo la«Eto*4» S  defiderofa di virtd, e d’ onore, e raag- 
giormente accendendolo 1’ efempio de^li altri pari a  
f e , i quali tuctavia fi vedeva intorno; onde in pochi 
mefi acquiftd tanto, che fu di maravigiia tutti, e 
eomindato a pigliar pratica in fu’ ferri, tentava dive- 
der, fe la mano, e lo icarpeJIo obbediva fuori alia vo« 
glia di d«intro, ed a’ difegoi fuoi dell’ intelletto. Ve* 
dendo il-Tribolo qq,eAa fua prontezza, eappunto aven- 
do fatto allora  ̂fare tin acquajo di pietra per Crillofa- 

Tigurettd '.di no Rinieri, dette a Piero un pezzetto di marmo, ,del 
marmo, dalU quale egli fafclTe’ un fanciullo per quell’  acquajo, che

mem bro v irile . P iero  prefo il raar- 
■ ® jno con jp o lK  a lleg rezza , a fatto  prim a on. modellet-

fO di te r ra , Jbondulfe poi con ta n ta  grazia il lav o ro ,
■ chc
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che ’ I Tribolo 5 e gli fecero conietturaj chs egli riu-- 
fcirebbe di quelH , che fi trovano rari nelF arte fua. 
Dettegli poi a fare un mazzocchio dacale ( i)  dipietra 
fopra un’ arme di palle, per M. *Pier Francefco Ric- 
cio, maggiordomo del Duca, ed egli lo fece con due 
putti 5 i quali intrecciandofi le gambe infieme, tengo- 

U mazzocchio in mano, e Ip pongonc  ̂fopra 1’ ar- 
mcj la quale e pofla fopra la porta d’ una cafa,
allora teneva il maggiordomo dirimpetto a S. 
liano} a lato a’ prcti di Sant- Antonio. Vedifto qiie- 
llo  ̂ tutti gli artefici di Fiorenza fecerom edefim o 
giudizioj che ’1 Tribolo aveva fatto iqnat^i. Lavoy 
ro '̂ dopo quefto un fanciulloj che ftringe uiT dhcr/i
che getti acqua per bocca, per le fonti di Caftello . cheprometuvi- 
E avendo^i dato il Tribolo un pezzo di raarmo rnag- no erm pro-- 
giore, ne cav6 Piero due putti5 chefs’ abbracciano p 
un P altro 5 e ftringei?fo pefci , gli fanno fcMzzare a., 
cqua per bocca. Fursno quelli putti si graziofi nelle 
terte e nella perfona, e con si bella maniera c®̂ dcĴ ^̂  ̂
t i ,  di gambe 5 di braccia, e di cspelli, che gik fi po- 
tette vedere, ch’ egli arebbe condotto ogni difficile la-* 
voro a perfezione. Prefo adunque anira^n^e^^^pera- 
to un pezzo dipietra bigia, lungo .due bracciae mez
zo, e condottolo a cafa fua al canto alia Briga, co- 
mincid Pigrb a lavorarlo la fera, quando tornava, e 
la notte, e i giorni delle fefie, intanto, che a poco a 
poco lo condufle al fine . Era quefla una figura di 
Bacco j che aveva un fatiro a’ piedi, e con ^na ma
no tenendo una tazza, nelP aitra .aveva un grappolo 
d’ uva, e ’1 capo le cingeva una corona d’ uva, fe- 

. condo un modeilo fatto da lui ftefll) di terra. Molird 
in queflo, c negli altxi fuel priwl * ] a ^ d  Piero vu 
agevolezza maravieliofa, la quale non offlnde mai P 

Tm. K  G '  oc-

)il Quejl’ arme eji/le con It due putti ajfai hen >
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occhio, in parte alcuna e molefta a chi 
Finito quefto Bacco j lo compero Bongianni Capponi, 
e oggi lo tienc Bodpvico Capponi, fuo nipore in una 
fua covte. Mentre che Piero faceva quefte cofe 5 pocbi 
fapevano ancora,ch’ egli fufle nipote di Lionardo da 
Vinci; ma facendo I’ opere fne lui noto, e chiaro , di 
aui fi fcoperfcinfieme iJ parentado e '1 fangue. LaotVie 
3R l^ v ia  dipoi j si per I’ origine del zio, e si per la 
feli«t^ del proprio ingegno, col quale e’ raflbniigliava 

uomoj fu per innanzi non Piero, ma da tutti chia- 
e perched, mato il VLi«fi . II Vipci adunque, mentre che cost* fi 

^portava, pin volte, e da diverle perfone aveva udito 
ragionare deile cofe di Roma , appartenenti all’ arte, 
e celebrarle, come fempre da ognuno fi fa ; onde in 
Ini s’ era un grande defiderio accefo di ve3erle, fpe- 
rando d’ ^verne a cavare pro fits, non folamente ve- 
dendo I’ opere degli antichi, ma quelle di Michela- 

. ^ o lo , e lui fteflb allora vivo, e dimorante in Roma. 
•*i5»" ’̂****>ifind6*aduHque in compagnia d’ alcnni amici fuoi ,e ve- 

dutaRonia,e tutto qudIo,ch’ egli defiderava,fene tomb 
£a giudica trop»̂  Fiorenza, confiderato giudiziofamenre , che le cofe di 
^iprincipffjr <Mcora per Jui troppo pro^nde, e volevano
ctornaaFiren- eflcr vcdutc, 6 imitate non cost ne’ principj, ma do- 

po maggior notizia deli’ arte. Aveva allor% il Tribolo 
finito un modello del fufo della fontedel lab«rinto,nel 
quale fono alcuni fatiri di baffb rilievo , e quattro ma- 
fchere mezzane, e quattro putti piccoli tutti tondi, che 
fedono Ifepra certi viticci. Tomato adunque il Vinci, 
gli dette il Tribolo a fare quefto fufo, ed egli lo con* 
duflfe, e finl, faceq^ovt dentro alcuni lavori gentili, 
non ufati da altr], che da lui, i.quali molto piacevano 
a clafcuno, the gli vedeva. Avendo il Tribolo fatto 
finire ti^ta fc tazza di marmo di quella fonte  ̂ pensd 

rigureiu nufci~̂ \ fare in full’ orlo di quella quattro fanciulii tutti ton-
uperfettamente.d\ j che fiefijino a giacere e fcherzaflero con le brae* 

cia,
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cia, e con ]e gambe nelP acqua con vari gefti, per 
gettarli poi cii bronzo» II Vinci, per commiifione del 
Tribolo, gli fece di terra, i quali furono poi gectati 
di bronzo da Zanobi Lallricati fcwlfore, ( i)  c molto 
pratico nelle cofe di gecto, e furono pofti, non e molto 
tempo, intorno alia fonre, che fono cofa bcMillima a 

✓ Tjdere. Praticava giornalmente ,col Tribols Luca Mar
tini } provveditore allora della miiraglia di Mercato n ^ ^  
VO, il quale defiderando di giovare al Vinci, Ibd^do- 
molto il valore dell’ arte, e la bonta de’ ..coftuiAi in lui,
gl'̂  provide d’ un’ pezzo di marmo alto terzi, e

'> ‘I marV
mo, vi fece dentro un Crifto battuto alia coloiRia, <r/»)2o di mar-
lungo un braccio e un quarto. Il Vinci.

quale fi vede ofiervato 1’ ordine del baflb rilievo, edei talon-
difegno. E* certamente egti fece maravigUare ognuno , ”**' 
confiderando, ch’ egli non era pervenuto an«ora a 17. 
anni dell’ eti fua , eXn cinque anni di Audio aveva 
acquiftato quello neil’ arte, che gli altri non acqui- 
ftano fe non con lunghezza di vita , e con 
fperienza di molte cofe. In quello tempo il Tribolo, 
avendo prefo V ufficio del capomaeftro dellc fogna 
della Cirr  ̂ di Firenze, fecondo il qualejy^jcio ordrnd, 
che la fogna detia piazza vecchia di Santa Maria No  ̂
vella s’ alzalTe da terra, acciocchfe pill effendo capa- 
ce, megUcf potelfe ricevere tutte V acque, che da di-Modello di un 
verfe parti ad effa concorrono; per queflo adunque mafcheront j.er 
commelTe al Vinci , che facefle un modcllo d’ un’ ma- 
fchcronc di tre braccia, il quale aprendo labpcca, in- 
ghiottiffcl’ acque piovane . Djpoiper ordine degli ufficiali 
della Torre aliogata queft’ opera al Vmci, «gli per condurla 
pi^ prefto, chiamato Lorenzo Marr^nolii (2) fcultore, in 

. • G 2 • . coin-
id Parla .di lui con lode il  Vafari, dove defcri-^ V efeejuit fatte 

al Bonarroti ,  avendo zaiifthi foprintefo al ctitafalco j  e j^tio la Jla- 
iua della fama- I • . '

111 JDi quejlo MarignolU riporta il name m l fuo \becedario il Pa
dre

■ na dijS.
'.a-
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cornpagnia di coftui la fini in un faflo di pictra forte; e P 
opera  ̂tale, che con utilitk non piccola della Cittatutta 
quella piazza adorn;^. Gi^ pareva al Vinci avereacqui- 
flato tanto nelP arte, che il vedere le cofe di Roma 
maggiori, e il praticare con gli artefici, che Ibno qui- 
vi eccdlentiffimi, gli apporterebbe gran frutto; per6

S ;ndofi otcalione d’, aadarvi, la prefe volentieri. ElrU, 
DO Francefco Bandini da Rom a, amiciflimo di Mi- 
gnolo Bonarroti. Coftui, per mezzo di Luca Mar

tini. coftofciuto il Vinci, e lodatolo raolto, gli fece fa
te un niodaito di cera d’ una fepoUura, la quale vele- 

■ ^a fare (Jj/marmo alia fua cappella in Santa Ctoce, e 
Tor/ztftf d3p o , nel fuo ritorno a Roma, perciocchd ave-

va fcoperto 1’ animo fuo a Luca Martini, il Bandino 
lo mend feco, dove ftudiando tuttavia, dinford un an« 
no, e fc«e alcung opere degne di raeraoria. La prima 
fu un CrocifilTo di bafibrilievo^che rende P anima al 
Padre, ritratto da un difegno fatto da Michelagnolo. 

^li^ce al Cardinal Ridolfi un petto di bronzo per una^ 
, tefta antica, e una Venere di bafforilievo di marmo, 

molto lodata. A Francefco Bandini racconcidun 
cavaIla«aBttMi^ al quale molti pezzi mancavano , e lo 
riduffe intero. Per moflrare ancora qualche fegno di 
gratitudine, dov’ egli poteva, in verfo Luca Martini, 
il quale gli fcriveva ogni ipazio, e lo racc&qpandavadi 
continuo al Bandino, parve aJ Vinci di far di ceratut- 
to tondo, e di grandezza di due terzi, il Mois^ di 
Michelagnolo, il qual 6 in S. Piero in Vincola , alla_. 
fepoltura di Papa Qiulio II. che non fi pud vedere ope-

dre Orlandi,  e dice, che ajuto il  Vinci in varie tnanlfatture di mar- 
mo per le fontane di Whence. M a non in marmo , ma in pietra for
te fece un mafc^rone, non per le fontane , ma per una f^ n a -  Mag- 
giore e lo sbaglio nel dire, che Pierino da \ in c i f i  padre di
LionardofPqua^o f i  e qui vifto ,che fu  nipote. Pare, che /’ Orlan
di fia  ftato iPgMnnato dal Vidriani ,  che egii qiii cha, Maanchenella 
*ita\ionev‘  e m: ore, e f i  vede , the dee dire Vqfari , poiehe i numeri 
fdella fag . 4\^corrifpondono a ll’ opera del ra firi .
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j'a pill beila di queIJa ; cost fatto di cera il Moise, lo 
mand6 a donare a Luca Martini. In quefto tempo, che 
il Vinci ftava a Roma, e Je dctre.cofe faceva, Luca_,
Martini fii fatto dal Duca dl Fiorenza provveditore di 
Pifa, e nel fuo uffido non fi fcordd delP amico fuo.
Perch  ̂ fcrivendogli, che gli preparava laftanza,eprov- 

''videva d’ un marmo di tre braccia, ficch’ egli' fe 
tornafle a fuo piacere, perciocche nulla gU mane 
rebbe appreflb di lu i; il Vinci da quelle cofe invil 
e dalP amore, che a Luca portava, fi rifolvb a'partirfi 
di^Roma, e per qualche tempo eleggere per fua 
flanza, <^ove ftimara d’ avere occalione d’ \(i^citarfiji 
e di Tafe fperienza della fua virtil. Venuto adihiq«nins«
Pifa j trovo , che ’1 raarmo era gia neila ftanza accon- 
cio , fecon^o P ordine di Luca, e cominciando a vo* 
lerne cavare una figura in piedi , s’ jy/vide, d ie ’I mar- 
jr.o aveva un pelo, ilNquale lo feemava un braccio.
Per lo che rifoluto a voltarlo a giacere, fece un fiume
giovane, che tiene un vafo, che getta acqua; efl 4 '^nar^
vafo alzato da tre fanciuUi, i quali ajutano a verfare
1 ’ acqua al fiume, e fbtto i piedi a lui molta
d’ acqua di/corr^, nella quale fi veggion»  ptfiii guiz- C/iitja ^
zare, e uccelli acquatici in varie parti volare. Finito
quefto fium^, il Vinci ne fece dono a  Luca, il quale
lo prefent^ alia Duchefla, e a lei fu molto caro per*
ch  ̂ all®ra effendo in Pila Don Garzia di Toledo fuo
firatello, venuto con le galerc, ella lo doh6 al fratel-
lo , il. quale con raolto piacere lo ricevecte psrle fonti
del fuo giardino di Napoli a Chiaja. Scriveva in quefto
tempo Luca Martini fopra la Comn^dia^i Dante alcu-
ne cofe, ed avendo moftrata al Vinc^ la crudeld de-
feritta da Dante, la quale ufarono i Pifani, e P Arci*
vefcovo Ruggieri contro Conte Ugolino* delk Ghe-
tardefca , fae'endo lui morire di fame con Iquartro fuoi
figliuoli nella tone > percio cognominat^^dia fame,

n L  porfe
    

 



54 P a r t  Q^ u i n t  a

f e V e o l i L ^ ^ d T - ^  ® penfiero al Vinci di nuova opera» 
fcritta da Dm-Q di nuovo difegno. Perdj mentre che ancora Jawra- 
ufcolpitaincs'^2 il fopraddctto liuqpe, mife mano a fare una ftoria 
ra da fketro,  ̂ pgj. gettarla di bronzo, alta piu d’ un brac-

GiO} e iarga tre quart!, neila quale fece due figliuols 
del Conte mortij uno in atto di fpirarc I’ anirna : unoj 
che vinto daTIa fame, k preflb all’ eftremo, non per '̂' 

ancpra all’ ultimo fiato: il padre in atto pieto- 
fo, t  miferabile, deco ,, e di dolore pieno va branco- 
lando fSpra i mifcri corpi de’ figliuoli diftefi in terra. 
Non meiioJff queft’ opera moftrd il Vinci la virtu del 
J i l e g n o D a n t e  ne’ fuoi verfi moftralfe il* valore 

roefia, perchS non meno compaffione mu5vdno in 
chi rigoarda gli atti formati nella cera dallo fcultore, 
che facciano in chi afcolta gli accent!, e le parole no
tate in cAta vive*da quel poeta per moftrare il luo- 
go j dove il cafo fegui, fece da piedi il flume d’ Ar
no , che tiene tutta la larghezza della ftoria; perch^ po- 

difiSofto dal flume i; in Pifa la Ibpraddetca torre; fo- 
pva la quale figur6 ancora una vecchia ignuda , fecca, 

Poi gettata ,in*i paurofa, intcfa per la fame,,quafl nd modo, che la 
irouî p. defer!VB tinitala cera, gectb Ja  ftoria di bron

zo, la quale foimnamente piacque, cd in Gorte, e da 
tutti fu tenuta cola lingoiare. ( i)  Era U Dpea Gofimo 
allora intento a benefieare, ed abbellire la Gitta di Pi- 
fa, e gia di nuovo aveva fatto.fare la piazza del mer- 
cato con gran nutnero di botteghe intorno , c nel mezzo 
mife una»colonna alta dieci braccia , fopra la quale,pet 
difegno di Luca, doveva flare una ftatua in perfona 
,delia Dovizia* Adi^que il Martini, parlato col Duca, 

atatua _ nelU Q meflbgli innanzy il Vinci , ottenne ehe 1’ Duca volen* 
fiaiiadi Pifa. conacdefle la ftatua, defiderando fempre fua_.

’  Ec-
’  i . *111 D i quej^hdiyfimo Jhafforllieyo, ,ch' e totalmnn bajfo per 

the lileva podii^kpik^opra il  piano y f e m  irayano pioUe copie fat~ 
it di gefo'
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e di tirare innanzi i
buoni ingegni. CondulTe il Vinci di trevertino la ftatua 
tre braccia e mezzo alta , la quale .molto tu da cialche- 
duno lodata ;  perche avendole pofto un fanciulletto a* 
piedi, che i’ aiuta tenere il corno dell’ abbondanza, 
nioflra in quel faffb, ancorchd ruvido, e malagevole, 
r.yndimeno morbidezzaj e molta facilita.*Mand6 dipor^J^^^‘
Luca a Carrara a far cavare un marmo, cinque brae 
aJro , e.largo tre, nel quale il Vinci avendo gia vjdu- ^il^dagholo. 
to alcuni fchizzi di Michelagnolo d’ un Sarifond̂  j che 
airynazzava un Filifteo con la mafcella d’ îdno , dile 
gn6 da quefto foggetto fare a fua fantafia diil^atue di 
cinque braccia. Onde mentre, che ’1 marmo 
loeflofi a fare piii modclli variati 1’ uno dali’ altro, fi 
fermo a urRi; e dipoi venuto il faObj a lavorarlo in- 
comincioj e lo tiro innanzi aflai, injitando •Michela
gnolo cavare a poco a^poco de’ faffi il concetto fuo, 
e ’1 difegno , fenza guaftargli j ofaivi altro errore.Con* 
dufle in queft’ opera gli ftrafori fbttolquadra, e ToprSS  ̂
fquadra , ancorcĥ  JaboriolJ, con molta facilitsi j e la 
maniera di fofta i’ opera era dclciflima. Ma perch6^
1’ opera era faticoliffima, s’ andava intgettewwido' con 
aJtri ftucij j e lavori di manco importanza. Onde nel 
medefimo tempo fece un quadro piccolo di balTo rilievo 
di marmô 'nel quale efptclTe una noftra Donna con 
Criftojcon San Giovanni, e Con Santa Elifabetta, che 
fu j ed  ̂ tenuto cofa fingolare, ed ebbelo 1’ Illuflrif- 
fima Duchefla , ed oggi fra le cofe cave del Duca 
nel fuo ferittojo. »

Mife dipoi mano a una iftoriXin iSarmo di mez- „ ^ ... 
zo, e baffbrilievo, alta un braccio, e, lunga un ^
cio e mezzo, nella quale figurava Pifa reftaurata dal pito 
Duca, il qual’ e nell’ opera prefente della rel^urazio- 
ne d’ effa, foUecitata daila fua prefenza Incorno al 
Dtca fono le fue virtii litratte, e particolprmente una

Mi*

marmo non com-
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Minerva, f^gurata per la fapienza, e f>sx 1’ arti rifu- 
fcitate da lui neija di Pifa , ed dla 6 cinta in-
torno da molti e difetti naturali del Itiogo , i
quali a guifa di ne:wci I’ alTediavano per tuttoj e i’ 
affliggevano. Da tutti quefti k ftata poi iiberata quel- 
la Citta dalle fopraddette virtu del Duca . Tutte que
lle virtti intcwrno al Duca, e tutti que’ mali intorno,a 

, erano ritratti con belliflimi modi, ed attitadini 
^ n e il | fua ftoria dal Vinci; ma egli la lafcib imperfet- 

ta , e «lefiderata molto da chi la vede , per la perfe- 
. zione delle^ofe finite in quella. - •
\  C rdacta per quelle cofe, e Iparfa intorno la fa- 

Sepoltura 'di fflfl̂ <^e]^^ n c i . gli eredi di M. Baldaflarre Turini da 
Tu^ni l a p f -  pregarono, ch’ ei facdle un modello d’ una

** fepoltura di marmo per M. BaldalTarre, II fatto, 
e piaciut# loro, ^ convenuti, che la lepoltura fi fa- 
celTe, il Vinci raandb a Carrasif, a cavare i niarmi, 
Francelco del Tadda, (i) valente maeftro d’ intaglio 

Jk  marmo. Avendogli collui mandate un pezzo di 
marmo, il Vinci comincid una llatua , e ne cav5 una 

•figura abbozzata si fiuta, che chi altro non avelTe fa* 
puto,- a,rehbe..dprrn. che ceito Michelagnoio 1’ ha ab
bozzata. Il nome del Vinci, e la virfii era gii gran
de, ed ammirata da tucti, e molto piu, che a sigio-' 
vane eta non farebfae richiefio, ed era pei* ^m pliar^ 
ancora, e diventare maggiore , e per adeguare ogni 
«omo neir arte fua, come T opere fue fenza P akrui 
teftimonij) fanno fede; quando il termine a lui pre- 
feritto dal cielo e%ndo d’ appreflb , interroppe ogni 
fuo difegno; f»ce l^umento fuo veloce in un tratto 
celTare, e non pati, che piii avanti montaffe: e privo 
il Mondo di. molta ecceiienza d’ arte , e d’ qpere_»,

del-
ill F^ncefco del Tadda fu  quelll,  che comincib a lavorare Jia~. 

tue, e baJirilicTfi di porfido y come ha detto il Vafari nel cap. i.asU^ 
Introdu\ione, Mndo anche a lavorare con altri fcultori per la S- Caja 
di dor.ete. Vedffopra nella Vita del Tribolo, a c. 19.

    
 



dplle (juali j vi^ndo il Vinci j egli ll farebbe ; ornato /
Avvenne in quefto tempo, mentre che ’i Vinci a!f 
altrui fepoitura era intento, non fapendo, che la fua 
il preparava , che ’1 Duca ebbe a mandare pet cofe 
d’ importanza Luca Martini a Genova , il quale si 
perche amava il Vinci, e per averlo in compagnia, e 
si»ancora per dare a lui qualchp diporto f e foJiazzo j 
e fargli vedere Genova, andando lo meno- feco ; 
mentre che i negozj fi trattavano dal Martini 
mezzo di lui M. Adamo CenturionT~dette al Vinci z ivi s’ ir^cm^, 
far^ una figura di S. Gio. Batitlad.ella qijale egfi fe- - 
ce il modello. Ma toftp venutagli la febD^^ gli fuX  
per raddoppiare il male, infieme ancora toltoSii^am^'
CO, forfe per trovare via , che ’1 fato s’ adempieUe 
nella vita del Vinci. Fu necelTario a Luca , per 1’ in» 
terefle del negozio a lui commeffb, ch’ egli andalTe a 
trovare il Duca a Fior<y^zalaonde p*artendofi daii’ ia- 
fermo amico con molto dolore dell’ uno, e deJl’ altro ̂  
lo iafcib in cafa all’ Abate Nero, e Hrettament^a lisi^ 
lo raccomandb, ben ch’ egli maJ voJentieri reftalTe in 
Genova. Ma iJ Vinci ogni <U fentendnCi peggiorare, fi • 
xifoiv  ̂ a levarfi di Genova, e fatto yeniry^cia^Pifa un 
fuo creato, chiafliato 'J’iberio Cavaliers J fi fe<^ con P 
ajuto di coflui condurre a Livorno per acqua, e da_.
Livorno a Pifa in cefte. Condotto in Pifa ia fera a 
ventidue-ore, eflendo travagliato, ed affiitto dal cam- 
mino, c dal mare, e dalla febbre , la notte mai non Da Genova fi 
posb , c la leguente mattina in ful far del gioj;̂ no pafsb ffi. condurre a 
all’ altra vita, non avtndo dell’ eta fiia ancora paflTato ^i‘vorno,emdi 
X 23. anni. Dolle a tutci gli amiei^a n^orte del Vxnev i
ed a Luca Martini ecceflivamente, e doife a tutti gli 
altri, i quali s’ erano pronieflo di tfedere dalla fua 
mano di quelle cofe, che rare volte fi veggono : e M.
Benedetto Varchi anjicilfimo aile fiie virtii, ed*a quel"

Tom, K  • ■ H le
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le di ciafcheduno , gli fece poi per rae/oria delle fue 
lodi quefto fonetto.

Come potrd da. me  ̂ fe  tu non prejii
O for&a) 0 tre^ua al mio gran duolo interno  ̂
Soffrirlo in pace mat, Signor fuperno,
Che jht quVnuoya ognor pen a mi dejli?

Dunque de' miei pi it cari or quegliy or quejli 
Verde fen'afdi all' alto Jijilo eterno y

 ̂ B d  io canuto in quefio bajfo inferno 
A  pi^geir fempre , e lamentarmi rejll ?

Scie^^ii almen tuck'gran bontade quinciy 
cbe reofato nojlro y o fun Ventura y 

Cb' era ben degno d’ ultra vitay e gente ,
Ver far piU ricco il (ieloy e la fcultura *

Men bella  ̂ e me col buon MARTIN, dolente y 
K ’ bn privi y o pieta.y dsi fecondo VINCI,

VITA

N o ta . Del bajforilievo qui fipra defcritto a cart, 
55. che^apprefenta Cojtmo I. intents ad abbellire lO-. 
Citt'a di Ti/sy bo veduto il gejio , ma non gia il mar- 
mo y e ne pur fo y dove ora f ia . E  in Veritd b lavorato 
con tanta eccdlenza, cbe poco piii (i poteva* iepderare y 
6 afpettarji dalle mani del gran Micbelagnoto .• Laonde 
a ragione ft duole il Vafariy e il Varchi della perditay 
cbe fece Firenze , e la fcultura nella morte di qnefit 
giovatietto degno nipote di Lionardo fuo aio,
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SCULTORE FIOREISWNO.

N E’ tempi , ne’ quali fiorirono in Fiorenz^*ii .nfftx 
del difegno per li fa v o rie d  ajuti del Magnifico 

Lorenzo vecchio (z) de’ Medici , fu nella Cittkunore- 
fice chiamaco Michelagnolo di-Viyiaqp da Gftjuole,^^) prigmediBac-̂  
il quale lavoro eccalg^iaaierite di cefello, e d’ incavo ' 
per ismalti, e per )fiHlo, era pratico in ogni forta^ 
di groflerie . Coftui era molt^'ntendentedi giofe,eBe»'*’ 
niflirao le legava, e per ia fua univerfalita, e viitd; 
a lui facevano capo tutti i maeflri foreftieri deJl’ artfi 
lua, ed egli dava Joro ricapito , ficcome a’ giovani 
ancora della Cftt^, di raaniera che la fua bottega era 
tenuta, ed era la prima di Fiorenza. Da coftui fi for* 
niva il MSgnifico Lorenzo, e tutta la Ca/a de* Medi
c i : e a *Giuliano fratello ddk Magnifico Lorenzo per 
la gioflra, che fece fu la piaiza di Santa "Croce, la- 
vorO tutti gli omamenti ddlAcelate , e cimieri, ed 
imprefe con fottii magiflerio; ^ ^ e  acquiftd gran no-

H 2 •  me,
111 J l  ritratto diBaccio e nella Galleria Medicea fatto difuapro- 

fr la  mano, die jorje e I ’ unico quadra, che Tibbiamo di lui- pecelo 
anche fra  Bajiiano del piombo, di cui ft e pailato a c- ^67- del quarto 
tomo ■ L ’ intaglio Enea Pico. Vedi a cart. S90. tom.4-

\dl Comunemente per Lorenipo vecchio s ’ intende ilfratello di Cojimo 
Pater patria, md qui credo certo, che intenia di Loren{o i l  Magnh 
fico padre di Leon dbd.

I3I Gajole i  un cajlello del Chianti,
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tn€} e molta famigliariti co’ figliuol^dd Magnifico 
Lorenzo, a’ quaii fu poi fempre cara 1’ opera
fua> ed a lui utile Ja conofcenza lo r | , e I’ amlfta, pet 
la quale, e per molti lavori ancora fatti da lui ^per 
tutta la Citt^, e dosr.inio, egli divenne bene(lante_y, 
non meno cf̂ e riputato da molti nell’ arte fua . A que- 
fto Michelagnolo, nella partita loro di Fiorenza 1’ a«- 
no 1494. lafciarq^ i Medici molti argenti, e dorerie, 
e tutto. fu da lui ifeasj;Mrnameilte tenuto > e fedel- 
megfg'^Ivato rito?tao loro, da’ quaii fa molto

Jodato d a ^ iy O a  fede ijtfa, e rlftorato con premio. 
" Jacqu^lTMichelagnoio^ anno 1487. un figliiiolo , ii 
•qlSilif^gli chiamd Bartplommeo, raa dipoi fecondo la 
confuetudine di Fiorenza , fu da ttitti chiamato Baccio. 
Defiderando Michelagnolo di lafciare i! figliuolo erede 
deir arte*, e deU’ avviamento fue , lo tiro apprclTo
di fe in bottega in cornJ?5̂ f?*ii*^’ altri gi 

ravano a d if^ a re  ; perciocch?
ovani

quaii imparavano a dih^iare ; ^erciocchC m quei 
tempi cosi ufavano, e iron era tenuto buono orefice , 

Suo efircli/o non era buon difqgnatore, e che non lavoraffe be* 
difegno. lie di rilievo. Baccio adunque ne’ fuoi primi anni at- 

tefe ai difegno, fecondo che gli rooftraya il padre, non 
meno giovandogli a profittare la concorrenza degli al  ̂
tri giovanij tra’ quaii s’ addomefticd moltp con uno 
chiamato il Piloto, ( i)  ctie riufci dipoi valente orefice, 
e feco andava fpeifo pa/ fb CbieCe difegnando le cofe 

Girolamo 'Hei dc’ buoni pittori; ma cpl difegno melcolava il rilievo,
^̂ ^unc cofe di Donato, c del 

tiodifareuna Vcrrocchio ; ed a lc« ^  lavori fece di terra dl tondori- 
jiatua dineve. Jievo . Effendo*anc(>(u Baccio nell’ eta fanciuUefca, <i 

riparava alcuna uolta nella bottega di Girolamo del Bu« 
da, pittore ordinario, fu la piazza di S. Pulinarijdove

ef-
hi J? i quejlo eccelUnte orefice J i  parla nella Vita di perino del 

fraga ,  it quale fia dal Piloto cendotto a wiren^e ne! tempo della pejle 
di Roma- V- nelt.4. a c, , i l  'Baadinello gli dono un (artone eott, 
entrovi una cltopettra-
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effendo un ver\p' venuta  ̂gran copia di_ neve ,
6 i

e dipoi
dalla gente amn^ntata fu' Ĵa piazza, Girolamo ( i)  ri- 
volto a Baccio,. |U dilTe per ifcherzo: Baccio, fe que- 
fta neve fufle marmo, non fe ne caverebbe egU unbel 
gigante come Marforio a giacere ? Caverebbefi; rifpofe 
Baccio, ed io voglio , che noi facdarao  ̂ come fe fof» 
f# marmo; e pofata preBamente la cappa , inife nella 
neve Je mani, e da altri fanciulii a i ^ t o , fcemandola 
neve dov’ era troppa, ed alfpj^^e^^inp-nendo j>fec.e # 
una bozza d’ un Marforio (jQdium ĵU otto .
re  ̂ di che il pittore, e o ^ J  uno reuc^na'ravignwo, 
non tanto di ci6 ,ch ’ egli faito, quaniS^eH’ anir
mo j ch’ egli ebbe di metterfi a si gran lovo^^_ 
piccolo 5 e fanciuilo. E  in yero Baccio avendo 
amore aila fciiltiira , che alle cofe dell’ orefice , nCneallaStultura*: 
moftrb raolti fegni a e andato a Piazirimonie, villa_  ̂
comperata da fiio faceva Bare fpefib innanzi
i lavoratori ignudi gU eva con grande affetto: 
ii medefinio facendo'degli altr^beftiami del podere. In 
queiio tempo continuo mold giorni d’ andare la mat- 
tina a Prato, vicino alia ftia villa , dove ftava tutto if 
giorno a dilcgnye nella cappella della Pievc, opera di 
fra Filippo Lippi, e non reftb fino a tanto, ch’ ei P 
ebbe difeggata tutta: ne’ panni imitando quel maeftro 
in ci6 raao; e gi^ nianeggiaw deftramente lo ftile, e 
la penna, e la matita rolfa, ^ e r a , la qual’ 6 una pie- 
tra dolce , che vicne de’ monl di Francia, e fagatole 
le punte , conduce i difegni cVi molta finezza. Pec 
quefte cofe vedendo Michelagn J o  J ’ animo, e la vogda
del figiiuolo, rautb ancor egli c ^  lui ^enfiero , e in- ____
feme configUato dagli amici ,;lo pofe.fotto la caftodia /cuUore.̂  
di Gio. Francefco Ruftici , feultore de’ migliori della_>

. Citta
111 S* Pullnari^ cioi S. ^pollinate.

Nella Pita d ’ Andrea del Sartot-ya c-'^<)'i.fifamenzlonedi untal 
Buda fittore, the non fo fe  forfe fia  fuo fratdlo , 0 f a  

lo fe jfo  the quejlo Girolamo , prefo per ifcambio,

Data vt 
dia al

Uflĉ
Rufiici
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dove ancora di continiio praCiea^ Lionardo da 
Vinci. Coftui vediui i difegni di B acc^ , e piaciutigli, 

Cheglipropon}? ^°nfort6 a feguita?;e , e a prenderefa lavorare di ri- 
V irnitJmna-^^^^o, e gli lodd grandemente 1’ opere 'di Donato, di- 

■ cendogli. ch’ egli f'acefie qualche cofa di marino, come 
o tefte, o di baflbrilievo . ^nanimito Baccio da’ con- 
forti di LionSrdOj fi naife a contraffar di marmo un  ̂
tefta antica d’ unjjenimina, la quale aveva formata in 
un m«del!o da unS^che h in cafa Medici; e per la 
prim i^jera la^^l^^Ja^odevolraente, e fu tenuta 

 ̂ ca ju f^  And^^P^arnefec^ , al quale il padre di B^c- 
cio la do j^ j^d  egli h  4ffofe in cafa fua nella via lar- 

la porta , nel mezzo del cortile, che va nel 
sdccio giardino. Ma Baccio fegiutando di fare altri roodelli 
varie figure i n figure tondc di terra j dl padre volendo non manca- 
jâ rmo. ftsdio onq|lo del figliuolo « fatti venire da Car

rara alcuni pezzi di marm^p»<iL^e murare in Pinti, 
nel fine della fua cafa , jmz. ftanz!  ̂con lumi accomo- 
dati da lavorare, la q a ^  rilpondeva in via Fiefola- 
na j e egli fi diede- ad abbozzare in que’ marnii figu

r e  diverfe, e ne tiro innanzi una fra J’ altre in mu. 
marmo di braccia due e mezzo, che fu un Ercolcj 
che fi tiene fotto fra le ganibe un Catcomorto. Que- 
fie bozze reflavono nel medefimo luogo per memoria 
di lui. In quefio tempo dfendofi fcopertcf jl cartone 
di Michelagnoio Bonars^i pieno di figure ignude , il 
quale Michelagnoio avjva fatto a Piero Soderin!, per 
la fala del Configlio *ande , concorfero , come s’ t  
detto altrove, tutti^gJI artefici a difegnarlo per la fua 

turn n̂Z gccellenza . T*a qu^r^venne ancora Baccio , e non 
tonTdiMiche- molto, ch’ egli trapafso a tutti innanzi, percioc- 
UgnolQ' ch  ̂ egli dintorna'va, e cspbrava, e finiva, e gj’ ignu- 

di intendeva roeglio, che alcuno degli altri difegnato- 
ri, tra’ qualiera Jacopo Sanfovino , Andrea del Sarto, 
il RolTo, anforche giov.ane, c Alfonfo Barughetta Spar

jgUUOlO ^    
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gnuolo j (i)  ifllGeme con mold altri lodati artefici.
Frequentando. p \  che tutti gli altri 5 il luogo Baccio, 
e avendone la cbjave contrafFatca*, accad^ in quefto 
tempo 5 che Piero Soderini fu depofto dal goveino P  ̂
anno 1512. e rimefla in flato la cafa de’ Medici. ^^^ni%''FiorenX^ 
tumulto adunque del palazzo, per la nnnov^ion^j flracM^ 
d«llo ftato^ B'accio da fe folo fegretanientfe ftracci6 ii iael Mrtom. 
cartcfne in mold pezzi. Di che nonjf^fapendo la cau- 
fa j alcuni dicevano, che Baccj(4J|J^va ftracciafS per 
avere apprcflfo di fe Qualchofeezz^wtl cartaB ^ «fciuo 
nnado: alcuni giudicaronoj egii voielT\torre a’ gJb- 
varri quella comodui, perch^^an aveffino S^rofitta- 
le , e farfi nod nelP arte; alcuni djcevano, ch^^fa'E  
quefto lo mofle P afFszione di Lionardo da Vinci ,al qua
le il cartode del Bonarroti aveva tolto moka riputazio* 
ne: alcuni forfe mealid interpetranda, ne dSvano la_* 
caiifa all’ odio, ch’K^^li*plwava a Micheiagnolo, fc* 
come poi fece vede^^^i tutt^b vita fua. Fu.la perdi- 
ta del cartone alia Citti non^iccola, e il canco di 
Baccio grandiffimo, il quale men'tamente gli fu datoda 
ciafeuno e d’ invidiolb, e di maligno. Fece poi alcuni* 
pezzi di cartoni di biacca , e carbone , tra’ quali uno 
ne condufle moito bello d’- una Cleopatra ignuda, e la 
don6 al Piloto orefice. Avendo di gik Baccio acquifta* 
to nome iJPgran difegnatore , £ra defiderofo d’ impara- 
re a dipingere co’ colori, a v t^ o  ferma opinione non 
pur di paragonare il Bonarroti loia fuperarlo di molco 
in amendue le profelfioni. E pe*h^ egli aveva fatto un Afluxiadi'̂ac- 
cartone d’ una Lcda, nel qualelkgva delP ovo del ci- unfuo^anZT. 
gno, abbracciato da lei, Caftc“̂ ^ ~
colorirlo a olio; per moftrarel

Pofluce, e voie'^a 
che ’i maneggiare dc’

CO'
111 Quefla i  la prlma ftatua del tom- 3. del Mufeo Capitol.
I2I fa  Alfonfo pittore, Icultore Ae architetto . Naci/ue video a 

^“gliadolU, doveJor.o Cue opere d ’ *architetiur-\^;J^t^^o a Carlo V- 
Palombino jeriffe la jua vita in lingua Spagnmla Iraquell 

tfi pittori di quella na^ione. - tra quelle degli al-    
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color!, e mefticargli infieroe, per farne^ varieta delle 
finte co’ lumi, e con i’ ombres non gff fofie ftato in- 
fegnato da a ltii, ir.a the da fs 1’ avefjp trovato; ando 
penfando, come potefle fare", e trov6 qucfto modo. Ri- 
cerc6 Andrea del Sarto fuo amiciffimo, che gii facefla 
5n un qi\adro di pittura a olio il fuo ritratto , avvifan- 
do di dovere ci6 confegiiire duoi acconci al fuo pr(V 
pofito; r  lino vedere il modo di mefcolare i co- 
lori; INiltro il f|n^l|r>. ,g pittura 5 la quale gli refte-

veduta lavorare, gli po* 
tre^oe , ‘nten^dnoola 5 giovwe, e fervire per efempi®. 
Ma A n d ^ ‘ accortofi nel^omandare, che faceva Bac- 
cio ,--<iTOa fua intenzionejefdegnandofi di cotal difbdan- 
za e alluzia ( perche era pronto a moftrargU il fuo de- 
liderio 5 f̂e come araico ne I’ avefie ricerco )^ercio fen- 
za far fei^biante d’ averlo fcopeit^ lafciando flare il 
far meftichc; e tinte, mife #'"^sgfij«forta colore fopra 
la tavolelia , e azzuffirnddir infiem^ pennello, ora 
da quello, e ora da queMo togliendo con molta preftez- 
za di mano . cosi_ contraffaceva il vivo colore della .̂- 
tiarne di Baccio; il quale si per 1’ arte, che Andrea 
uso j e perch6 gli conveniva federcs e ftar ferrao, 
voleva effer dipinto; non potette mai*vedere, ap- 
prendere cofa, ch’ egli voleife; e venne ben fatto ad 
Andrea di cafligare infieme la diffidenza delt*jimicOj e 
dimoftrare in quel modc^i dipingereda macflropratico ;  
aflai maggiore virt^ > ea  efperienza dell’ arte. per 

apprere h  tutto quefto fi tolfc cio dali’ iraprefa s nella quale 
manieradel Rof-{  ̂ sjutato dal Roffc} n|^ore s il qualc pi^ liberamente 
ŝ’ efeTcltaadi-V°  ̂ domando d? C16 ,^ l\e g li defiderava. Adunque ap- 

pingere aolio, parato il modo dpi colofrc 5 fece in un altro quadro, 
* a frefco,ma a oiio i Santi Fadri cavacl^del Limbo dal Salvatore i e 

in un aitro quadro mag^iorc No6, quando inebbriato 
dal vinos igugpre in prefeitza de’ figliuoli ie vergogne. 
Provo/fi a dipln^fe in rauro nella calcina fxefca, e di-

pinfe^

non rie/ce.
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plnfe nelle face* di cafa fua tefte , braccia,. gambe , e 
torfi in diverfe nianiere colcriti; ma vedendo, che cio 
gli arrecava piu- fiffieoka, ch’ ei non s’ era promciTo j ,
Bel feccare della caldna; ritorno alio Audio di prima fgr̂ ia
a far di rilievo. Fece di marmo una figura aka t r o  de’rilUvi-^Zl
braccia d’ un Merctirio giovane con un flauro in rnano
nilla quale molto Audio mife,*c fu lod^Ca» /  tenuta
cofa rara ; la quale fti poi 1’ anno comperata da »
d o :  BatiAa della Palla, e Franciayal marrmt%fmef~
Francefco, il quale nc fece igran e f^ ^ ^ . D ^itti^on fa in F ra n d ^ ,
grande , e follecito Audio a ^ ed e re , ^ ^ ^ fa re  ^min^-
niente anatouiie, e cosi perl^^er5 mold mefi-̂ ê anni.
E certamente in queAo uomo A pud grandemente, lo-
dare il defiderio d’ onore, e dell’ eccellenzar dell’ arte,
c di bene ‘operare in quella , dal quale defiderio fpro-
natOj e da un’ ardertiffinia voglia , U quale*piuttoAo,
che attitudine , c dtAyeWl^nell’ arte , aveva ricevuto
dalla Natura infmo^^’ fuo’i^^imi anni, Baccio a niu-
n a  fatica peidonavai j niuno fpteio di tempo inflraniet-
teva 5 fempre era inrento, o all’ apparar di fare, o al
fare fempre occupato , non mai oziofo fi trovava,*
penfando col continuo operare di trapaiffare qualunque
alcro aveffe nelravtc fua giamvoar adbperato, e queAo
fine premettendo a fe medelimo di si follecito Audio,
e di si liviga fatica. Continuando adunque 1’ amore,
e lo Audio, non folamente nfil^dd fuora gran numero Fane cane di-
di carte difegnate in vai j modildi fua ma f i o ma  per
tentare fe cio gli riufciva , s%adoper6 ancora , che
AgoAino Veneziauo , intagliatoijl Aarnpe , gP inta-
gliafiTe una Cleopatra ignuda , Qfmi’ altr# carta maggio*
re piena d’ anatomic diverfe, la  quale  ̂gli acquiAo mol-
ta lode. Melfefi dipoi a fa c^ i rilievo tutto tondo di .
Cera una figura, d’ un braccip e mezzo, di S. Girolamo 
irt penitenza fecchlAimo, il ^uaie moAra^^^ fu 1’ ofTaramthhodafa^ 
i mufeoli eAeuuatij e gran parte j e ia pellc

^om, F. I  grin-
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• ^grinr.a , e fecca ; e fu con tanta diligenza fatta da lui 

queft’ opera, die tatti gli artefici fe<^ro gitidizio , e 
Lionavdo da Vinci pardcolarmente , fh’ ei non fi vide 
niai in qiiefto genere cofa migliore ,*n^ con pin arte 
condotta. QuefF opera port6 Baccio a Giovanni Cardi> 
nale de’ Medici, ed al Magnifico Giuliano fuo fratelio, 
e per i?fezzo*di efla fi fees loro conofcere per figliuo- 
lo di M ichelagpo^orafo; e quegli, oltre alle lodi defi’ 
opera^gli fecer^|^tri fayori, e cio fu 1’ anno 1521. 
quanjioi^no , e ndlo Stato . Hdme-
d9̂ f5llo t ^ p ^ J j^ v o r a v a ^  nelF opera di S. Maria del 

Sta/uâ  di 5. pjore afciini ^poftoli di lammo, per rnettergli ne’ tab'er- 
di niarmo, in qiielii fteflii luoghi, dove fono (i) 

in detta Cfeiefa dipinti da Lorenzo di Bled pittpre. 
Per mezzo del Magnifico Giuliano. fu allogaso a Baccio 
un San Piero, alto braccia quattro e mezzo, il quale 
dopo rnolto tempo conduffi^^^na, e benelie non con 
tutta la perfezione della jfultura^nondimeno fi vide in 
lui buCin difegao. Que(J(p apoflolo.ftette nell’ operadalF 
anno I5i3* infino al nel qdaF anno ii Duca_»

•Cofimo, per le nozze della Regina Giovanna d’ Au- 
ftria fiia nuora», voile, che S. Maria del Fiore fulfe 
imbiancata di dentro, la quale dalla *fua edificazione 
non era ftata dipoi tocca, e che fi poneffero quattro 
apoftoli ne’ luoghi loro, tra’ quali fu il fopraddetto S. 
Piero. Ma 1’ anno nell’ andare a Boldgna, paR
iando per Fiorenza P ^a Leone X. la Citt^ pec ono- 
rarlo, tra gli altri raqfi ornamenti, ed apparati, fees 
fare fotto un arco d^a loggia di piazza., vicino al 

'Statua d ' Er- P^l^^zo , un c»lollo ^ !^ racc i\  nove e mezzo , e lo 
cole che gli dette a Baccio. Era il ®lolTo un Ercole, il quale per 
(cemb il(redito‘\& parolc anticipate di l^ccio , s’ afpettava, che fu- 

perafle il Da vide del Bonirroti, quivi vicino; loa non 
corrifpondefl^^al dire i] ^are^ n^ 1’ opera al v^nto,

hi Non v i fono fiu ,
    

 



V it a  d i  B a c c i o .  B A N D iK E i i r . d7
fcemd affai Baccio ncl concetto degli artefici, e di tut- 
ta la Citta, il \uale prima s’ aveva di lu i. Avendo 
allogato Papa Lê one 1’ opera deifornamenco dimarmo 
che fafcia la camera di noftra Donna di Loreto , 
parimente (latue, e ftorie a maeftro Andrea Contucci 
dal Monte Sanfovino , il quale avendo gia ^ndottc 
qjolco lodatamente alcune opete , ed effendcj/intornp 
all’ altrej Baccio in quefto tem pojjor^ a Roma al 
Papa iin modello belliffimo un Ifc^tte ignudcuj-che 
tenendofi fotto Golia gigant^*^lV^I|^^va la^ S^ co n  
ap̂ nio di farlo di bronzo, £  di inav[ii^'^r-(^ co?Sle 
di cafa Medici in Firenze, rn quel luogo ^ p u n to , 
dov’ era prima il Davitte di Donato, che poi fu por- 
tato j nello fpogliare il palazzo de’ Medici, nel palaz- 
zo allora <de’ Signori. Il Papa, lodato Baccio , non 
parendogli tempo di fare allora il Davitte, k> niandd . 
a Loreto da maeftro AjiiWig ? che gli deffe a fare una . 
di quelle iftorie. Arrivato ^ io re to , fa veduto volen- 
tieri da Andrea, efcarezzato^i per Ja fama ftm, che 
per averlo il Papau'accomandafo, e gli fu confegnato 
un marmo, perchî  ne cavafle la nativitddi noftra Don-, 
na. Baccio fatto il modello, dette principio all’ opera; 
ma come perlbnS , che non fapeva comportare compa- 
gnia, e parita, e poco lodava le cofe d’ altri, comin- 
ci6 a biafirliaie con gli altri fcultori, che v’ erano, 1* 
opere di maellro Andrea, e d l^ , che non aveva dife- 
gno; ed il fimigliante diceva d^li altri, in tanto, che 
in breve ten)po ft fcce maivolefc a tutti. Per la qua! 
cofa venuto agli orecchi di maelro Andrea tutto quel- 
lo , che detto aveva Baccio di J ot,* egli, come favio, 
lo riprefe amorevolmente, dic^do , che 1’ opere ft fan-

:he ’ 1 buon di- M , t ,no con le mani, non con la Jn gu a, 6 che
nata tra

_ t Andrea
, legno non fta nelle carte, n:^nella perfezione dell’ ope- 
ra finita nel faflb; e nel finq, ch’ ei dovefle parlare di 
lui per I’ avvenire conaltro fifpecto. M asaccio rifpon- *

i a den-
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Storiad'^ B̂ c* 
c io j 'iniafa im- 

, e ’ poi 
gfituttt dal Mon 
^ tdupo • •

Scama d’ Or- 
feo 71 el cortiU 
dt Medici •

Enorl di Bac- 
CIO per la fua 
imperiiia delF 
archiuttura.

tiendogli fuperbamente rnolte parole ingiuriofe, non pa
lette maeftro Andrea piii tollerare., <ycorCegU addolTo 
per ammazzarlo ; nja da alcuni , che v ’ entrarono di 
mezzol, gli fu levato dinanzi; onde'forzato a partirfi 

_da Loreto, fece portare la fua ftoria in Ancona, la^ 
quale l^enutagli a faflidio, febbene era yidno al fine., 
lafcianc^Ia iitiperfetta ,, le ne parti. ^

Oiiefia figpr f̂inira da RafFaello ,da Montelupo, e 
fu p«ife in fie m e ^ n P a ltre  di maeftro Andrea, ma 
B0tL.«3j?ari a lo^^STT^^ta, con tutto che cosi anco-

lato  Baccio a Roma, inyje- 
tr6 dal ^ p ^ ,  per favoreSel Cardinal Giulio de’ Medi
c i, .fblito a favorire le virtu, .ed i virtuofi, che gli fuf- 
le dato a fare per lo cortile del pakzzo de’ Medici, in' 
*Firenze, alcuna ftatua. Onde veniito in FiiK:n.ze, fece 
un Orfefl di marpio, if quale ,col fuono , e canto placa 
Cerbero , e muove 1’ infen^i'vpieta. Iroitb in quefta 
opera 1’ Apollo di B e lve^ ^  .di Roma ., e fu lodatiftima 
^lerit^raente, perche , tutto ch\ V Or.feo di Baccip 
non faccia P attitadine d’ Apollo Mi Belvedere , egli 

•nondimeno imita molto propriamente la maniera del 
torfo, e di tutce le membra di qudJo.. Finks ia .ftatua, 
fu fatta porre dal Cardinale Giulio* nel fopraddctt.o 
cortile, mentre ch’ egli governava Firenze , fopra una 
bafe intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano fcul- 
tore. Ma perche Bacd^non fi curb raai delP arte dell* 
■ architettura , non conslperando lui P ingegao di Dona
tello , il quale al Dav/te , che .y’ era prima, aveva fat- 
to .una femplice colqiua, fu la quale pofava P imba- 
famento di fotto ed aperto, a fine, che chi
paflTava di fuora  ̂vedella dalla porta da v ia , P altra^ 
porta di dentro'delP aiVco cortde al dirimpetto; per6 
non avendo Baccio quefta accorgimento, fece porre la 
fua ftatua fppra una bafe/grofla, e tutta mafiiccia, di’ 
maniera, 'ch’^lla ingombra la vifta di chi pafl'a, e cuo*

pre    
 



V ita  m  Baccio  Ba n d i n e i l i . 6^•
pre il vano della porta di dentro) ficch  ̂ pafla^o €*
non fi vede fe ’1 palazzo va pi& in dietro, o fe nnifte
nel prime cortile . Aveva ii Cardiqale Giulio fal'ofo^ D u e g lg a n d il
to Monte Mario a Roma una belliflima vigna; in que- fiaccoin
fta vigna voile porre due giganti, (i)  e gli fece* fare a
Baccio di flucco, che .fempre fu vago di far ^ a n t i .
Svio alti .otto braccia, e mettono in mefzo l^^orta, 
che va ncl falvatico j e furono tenuti^j^kgia^^vol bel* 
lezza . Mentre che Baccio atte^evaA^uefte co ^ , non 
mai abbandonando pe-r fuo «ifo 'w ^^gnare^^8i;e a 
M^co da Ravenna, e ad Ag^ftino Vene^»nc?Qntagmi;

.tori di flampe, intagJiare una ftoria difegnatg- da lui 
in una carta grandiffinia, nella quale era T uccifione 
de’ fanciulli innocent!, fatti crudclmente morire da Di/egno ddU 
Erode; (2)* la quale effendo ftata, da lui ripiena di 
moJti ignudij di mafehi, e di femmjne , 
li vivij e m.orti, e di attitudini , di donno ,•
e di foldati, *fece conofeere fS^uon difegno j che ave
va nelle -figure j e i^itelligcnza\e’ mufeoii. e df tutte 
le membra, e gli reed per turta Europagran fama. Fe
ce ancora un belliffimo modeJlo di legno, e le figure* 
di cera per una fepoltura al Re d’ Inghilterra, la quale Sepohum at 
non forti poi I’ elfetto da Baccio, ma fu data a Bene- Inghd- 
detto da Rovezzano fcultore, che la fece di metallo.
Era torna^o’ di Francia ii Cardinale Bernardo Divizio 
da Bibbiena , il quale vedend(^ che *1 Re Franccfco 
non aveva cofa alcuna di marmo antica,n6 moder- 
na.; e fe ne dilettava mclto, aveva promeffo a S,ua_.
Maefta di operate col Papa si, dre^qualche cofa bella 
gli manderebbe. Dopo quefto Qlrdinaie ^ennero al Pa-r •111 g'g^nti fono andatMin perdi^ione-

I7.I Due flampe diver t̂ di quejla jjrage , e che tingono della manie- 
radel Bandinello , fono nella flaccol^horjini, una non. ha il  name dell’  
imentore, ma e intagliata da Gw. iqaeijia de’ Cavalieri; L ’ alira ha 
Baccius iavenit , î lorenciae, e fans ha per marc.i uu’ S- un R< in>- 
trecciate, Nella prima Erode e a federe ,ndL ’ ultra e in piedi ,
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pa du.e Ambafciadori dal Re Francefco, i quali vedute 
le ftarw di Belvedere) lodaror.O) quanto lodar fipofia 
il Lacfcoonte.il Cardinale de’ Medici, e Bibbiena jche 
eranoKon loro, domandarono fe il Re arebbe cara una 
fimile eofa; rifpofero, che farebbe troppo gran dono. 
Allorafcl Cardinale, gli difle: A Sua Maefta fi mande- 
ra o ^keflo,*o im fin>ile, che non ci fara differen2ca. 
£  rifoluraiuiidiB^^e fare nn akro a imitazione di quel- 
lo , fisxicordo di mandato per lui , gli do-
in^d^fsTe g l i biw i ^  v^nim o di fare un Laocoonte 
p ^  al ^ m ^ 'fc a c c io  ri^ofe, che non che farnev̂  un 
pari, ballava J’ animo di .paffare quello di perfezio-, 
ne, (i)  Rifolutofi il Cardinale, che vi Ci mettelfe raa-

no,

111 Qtiefta fu  una id le  f tlitejniUanterie del sandindlo , che r'man 
'(onfufa da un bel detto del B on t^ o li, fiferito anche da Benedetto var- 
£hi nell’ ora\ione junerale di dffo Bonarroti, ma fen^a nominate il 
sandirtello con quelle parole t^h.vendo uno fAltore ritratto il  Laocoonte 
di Belvedere e vantandofi ,  che avea fattp il fuo molto pile bello dell’ 
antico ; dimandato ( Michelangiolo ) rifpofe di non lo fapere; ma che 
chi andava dietro ad alcimo ,  niai paffare innanzi non gli poteva. Par 
re , che volejffe deridere queflo varuo del sandinelliancheTi^iano ,  di cut 
abbiamo una (lampa in legno di un bertuccione ton due bertuccini alla- 
to j atteggiati ,  e avvolti da due ferpenti, come queflo gruppo del Lao
coonte, I f  a queflo detto del Bonarroti fe  ne ricava un belliffimo ,e  uti~ 
lijjimo infegnathento per g li giovani fludienti di quefle *arti, i quali f i  
nnettono ajeguitare in loro ma/firi, e ad ejfi ftanno in tStto attaccati,  
t percib rimangono ad ejfi fdmpre inferiori;  e quejla e la vera cagione 
della decaden^a di quefle arti, e non la mancan\a de‘ Mecenati,  e il 
poco jiudio e la poca applicar(ione\ poiche i buoni talenti ci Jonoan- 
cora ,  e i sflovani jludiofi innamorati dell’ arte; e da quefle Vite del 
-rafari f i  veda, qganti tccenl^ti 'profeffori fono arrivati a unaperfeiio- 
ne fublime nonjolo fen^a u^rotexione de’ Mecenati, ma anehejen^a 
aver quafi da vivere^. La fa i^ fa  jcuola de’ Caracci produffe innume- 
rabili foggetti celebri, ed illu f^^  perche tiitti prefero da’ loro maeflri i 
fqndamentali preceV:i,ma dal /ow genio ft formarono unamanierapar- 
ticolare, diverfa non Jo lo  da quMla de’ Caracci, ma diverjiffima tralo- 
TO , come Guido , il Guercino, tl Demenichino, Simon da Pefero, Leo’ 
nello ,  i l  Garbieri, ilT iarin o ,il'T ori, V Albano, e tant’ altri,che pajo- 
no efeiti tutti da diverfe fcuolg, no fatto in gin breve quefla ofler-- 
i^apone altroye.

    
 



V ita di B accio Ba n d in et ii 7^
no j Baccio, mentre die i marmi ancora venivano 5 tie 
fece uno cii cera) che fu molto lodato, ed ancom ne 
fece un cartone di biacca, e carbpne della graAezza,

• di qudlo di mavmo.-Vcnuti i marmi, e Bacclolaven. 
dofi fatto in Belvedere fare una turata coa nil tetto 
per lavorare, dcttc prindpio a uno de’putti del Lao- 
cofiinte , che fu il raaggiore, e lo condufl"? ci adiniera, 
che il Papa, c tutti qiielli, che fe , ri-
mafero fatisfatti, perche dall’ lantico/aT luo 'nonjl fcor- 
geva quafi differcnza alcuna.^fvia'^'i^do meflp^mano 
all’ ^tltro fanciullo, ed alia ftutua del padre , che b nel 
jnezzo 5 non era ito molto avanti, quando fiiorf il Papa, 
creato dipoi Adriano V I., fe ne tornd col Carainale a 
Fiorenza, dove s’ 'intratteneva intorno agli ftudj del di- 
legno. Mor-?o Adriano VJ. e creato Clemente VII., an- 
do Caccio in pode a Roma, per giugn^re alia* fua in-, 
coronazione , nella quale fe-ee, ftatue , e ftorie di mezzo 
rilievo per ordine di Sua Santtsa . Confegnateli dipoi dal 
Papa ftanze . e prov'i>fione, rifdvao al fuo Laoccfcnte, 
la quale opera, con due anni di tempo , fu condotta-. 
da lui con queJia ecceJienza maggiore, ch’ egli adope- 
raffe giammai. Pvedaurb ancora P antico Laocoonte del 
braccio deftro , il* quale effendo tronco, e non trovan- 
dofi j Baccio ne fece uno di cera grande , che cOrrifpon- 
deva co’ rnufcoli, e con la fierezza, c nianiera all’ an
tico, e con lui s’ univa di forta , che moftrd , quanto 
Baccio intendeva deli’ arte. E  quefto modello gli fervi 
a fare 1’ intiero braccio al fuo. (1) Parve queft' opera

tan-

Corjjincid a r»' 
trarrc in irrar- 
mo d  Lao~ 
eoonts di Ed-.^ 
vedere,

Rimaflo imperS 
fetto per lamor- 
te di Leone X»

Fln\ il  £ao^ 
coonte,e rjfio~ 
ro I’ originale i

111 Rejia dubbia la reflauradone del ^raccio di •Laocoonte , Per~ 
(he pare e non lo facejje altro die di cer, '̂, e che queflo gli fervi Per fa--̂  
re it braccio intiero ai fuo : tanto p iu , rhe I ’ antico , dlcefi die e fta- 
to rejlaurato modernamente- t j

Qaejlo ammirabile gruppo fu trc-Vato nelle tefhe di Tito dietra 
a S. Pietro in vincola, ed 'e intagUa'eo in rams nella raccolta di (la  ̂
tuefalta da Domenico de’ Rojji in Rcpna • ' •

Per deciders quefia per altro bellifjima copia del BandinelU,  pet
quanto
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tanto buona a Sua Santiti, ch’ egli mut6 penfiero , 
al Reffi rifolve mandate altre ftatue a’nticbe, e quella 
a Fiorinza ; ( i)  ed al Cardinale Silvio Pallerino Corto- 
irefe A gato di Fiorcnza, il quale allora governava la 
Citta, Lrdino5 che ponelTs il Laocoonte nel palazzode’ 
MedicL nella refta del fecondo cortile , il che fu F an- 
no 152V  Ar?ec6 qucfti opera gran fama a Baccio,pil 
quale fin8ift,iU,yicoonte, li detce a difegnare una horia 
in un.fogllo realejkpert^per fatisfare a un difegno del 
Papaj-iUgual e r a ^ fa r  Spignere nella cappella mag- 

'Diresne del Lorenzo di Fiorenza, il martirio di ^an
rnartirio di Cofimo, e fiamiano in una faccia, e nelF altra quello,
zarenio. di S. Lorcnzo} quando da Decio fu facto morirc fu la

graticola . Baccio adunque i ’ ifloria di S. Lorenzo dife?- 
gnando fottilifficnanientc , nella quale imitd ton molCtU. 
xagioneV^d arte,} veftitij ed ignadi, ed atti divetli de’ 
corpi 5 e delle membra, e varj efercizj di coloro, cho 
intorno a San Lorenzo ftavano al crudele ufficio,e par- 
ticola?inente 1’ empio Decio, cheu:on minacciofovolto 
atfretta il fuoco , e la morte all’ innocence martire, il 

■ quale alzando un braccio "al C ielo, raccomanda Jo fpi-
lito

/quanto vien detto, fu  intagliata in hgno una fiampa if con tre jfcim— 
mu ̂  una grande in a due piccole'i nell* ijiejje nttitudini d&l
Laacoonte, e de fuoi figliuoli ,  avviticchiati come ejji da Jerpenti-', e J i  
eredette ^ e ra  di Ti\\iano . . ' - r

111 r u  poi qt^io maraviglitifo gruppo, Collocato in fondo a uno 
4e corritori della Galleria Medicea, ijolato in modo, che (i gode^d 

cgni parte : venendtagU \nco di dietro il lume dal finejlrone, che 
te fu l terraii? della grai\loggia, delta de f a n f f ,  ma e da com-mette

piangerd la perdita, che di effo J i  fece per I'incendio feguito il d i 12 
d  A so jh  iy 6 2 .in  qi?ella parte del detto corritew. perche dallaviolenza 
del fuoco ,  e del ^ an  cancello 'di ferrg che v i  era dietro , cadutogli 
addojfo ,  rejlo quaji del tutto arfp,e Jpei;gato,e come incapace di te- 

flaurarfon'e. . ^
Peggio ancera fegui al cHehre Bacco del Sanfofino, che reflb 

falciriate del tutto e a cinque altre belliffime fiatUe antiche, com̂  
prefe il- famofo cifnale ̂  del j>m  perfetto lavoro deglt antichi Grecit
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V ita  di B accio  B a n d in e l ii  ;

Tito fuo a Dio; cosi con quefta ftoria fadsfoc 
Baccio al Papa . ch’ egli operd, che Marcanto 
lognefe la intagliafle in rame; il <;he da Marcan 
fatco con molta diligen^a, ed il Papa don6 a 
per ornamento della fua virtiji, un cavalierato 
Piero. Dopo quefto tdrnatofene a Fiorenza, troj 
Fjjancefeo Ruflici, fuo pritno nvaeftro , cfie dVgneva_» 
un’ iftoria d’ una converfione *di  ̂ la qu '̂l
cofa prefe a fare j a concorr^za d l̂ Tlio maeftro, in un 
cartone una figura ignuda d’ -̂ iin 1S>viovanni giovane_/ 
nel deferto, il quale tiene Un agnello nel braccio fini- ""

, flro', ed iJ deftro alza al Cielo. Fatto dipo'i fai^ un qua- 
dro, fi mife a colorirlo, e finito chefu lo pofe amoftra 
fu.la bottega di Michelagnolo fuo padre, dirimpettoallo 
fdrucciolo ,»che viene da Orfanmichele in mercato nuo- 
vo. Fu dagli artefici lodato il difegncw, ma il colorito 
non inolto j per avere del ciudo, e non con bella ma- 
nicra dipinto; ma Baccio lo mandd a donare a Papa_*
Clemente} ( i)  ed egli lo fece porre in guardaroSa, do
ve ancoia oggi fi trova. Era fwo al tempo di Leone X . 
ftato cavato a Carrara, infieme co’ raarmi della faccia- 
ta di San Lorenzo di Fiorenza j un altro pezzo di mar- 
mo alto braccia tiove e mezzo, e largo cinque braccia 
da’ piedi . In quefto marmo Michelagnolo Bonarroti 
aveva fatto'penfiero di far’ un gigante in peribna d*
Ercoie, che uccidelTe Gacco, per metterJo in piazza .a 
canto al Davitce gigante, fatto gik prima da lui, per 
eCTere I’ uno, e 1’ altro, e Davitte, ed Ercole, (z) in»

2'm , V. K fegna

hi Non f i  fa  chi cofa n (fia  flato ,
hi Quejle injegne dd Paia îi^o della RepuhbliM Florentina fareh-i 

hro fate molto male ajfoniti', percAe D avid  e p^lona fiorica, e ve- 
/'’ • Ercole e p iu  fa v o f{a , die (iorica., D avid  era un Profeta diDio ;
ErcoU un in fame, violento ,  « libidinojo. Onde meglib -aveva penfa" 
to tl Bonarroti, che per quejlo marAo fece un modello, che rapprejen- 
(dva Sanfone con uno,  o pih a’ piedi , Fedi la f  ua vita altro!ŝ

n.
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fegna^el palazzo; e fattone piu difegni, e variati 
■ niodefi , aveva cerco d’ avere ii favore di Papa Leo
ne , elde! Cardinale. Giulio de’ Medici, perciocch^ di*- 
c e v a jch e  quel David aveva raolti difecti caufati da 
maeftrl /\ndrea fculrorej che 1’ aveva prinia abbozza- 
to j e tuafto. Ma per la morte di Leone rimafc allo- 
'ra in d ^ r a  la faeciat^ di S. Lorenzo, e quefto mar- 
nrd; MaV iifUi^  Papa (Clemente effendo venuta nuo- 
va voglia di fervbffi di l\lichelagnolo per le fepolture 
degli eroi di cafa^Medici, le quali voleva, che fi fa- 
celiino nell^fagreftia di S. Lorenzo, tifognb di jruo* 
VO cavaire ^tri marmi» Delle fpefc di quefte opere te-- 
^neva i conti, e ri’ era capo Domenico Boninregni . 
'Coftui tent6 Michelagnolo a far compagnia feco fe- 
gretamente fopra del lavoro di quadro della facciata 
di San Lorenzo» Ma ricufando Michelagno/o, e non 
piacendogH, che la virtir fua s’ adoperafft in defrau- 
dando  ̂ il Papa , Domenico gli pofe tanto odio, ch o  
fempre andava opponendofi alle cafe fue per abbaffar- 
lo , e noiarlo , ma ci6 copertamence faceva . Operd 
:adunque, che la facciata fi dimettefle, e fi tirade in- 
nanzi la fagreftia , le quali diceva, cjp’ erano due Ope- 
te da tenere occupato Michelagnolo mold anni; ed rl 
marrno da fare il gigante , perfuafe il Pjtpa , che (i 
defle a Baccio, il quale allora non aveva ehe fa re J, 
dicendo, che fua Santit  ̂ , per quefta concorrenza di 
due si grand! uomini, farebbe meglio, e con piu dilr- 
genza, e preftezza fervita, ftimolando 1’ emulazione 1’ 

j 17 uno, c r  altrp all* opera fua. Piacque il configlio di 
/lJul d’ Em>t Domenico al Papa, e fecondo quello fi fecc . Baccio 
itfatto a Con- ottcnuto il tnamso, fece un modello grande di cera , 
correnKa di Mi- ch’ era Ercolctj il quale avendo rinchiufo il capo di 
chelagnelo. ^^cco , coH un ginocchio, tra due falfi , col braccio 

■ finiftro lo-ftrigneva con naolra forza, tenendofelo fotto 
fra le gambe rannicchiato ^ in attitudine travag!iata_. i

dove
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dove rnoftrava Cacco 11 patire fuo 5 e la viol^za, is 
’1 pondo d’ Ercole fopra di fe , che g!i faceva floppia- 
re ogni minimo tnufcoio per tutta la perfonal Pari'- 
mente Etcole con la tefta chinata verfo il nerficoap- 
preflb 5 e digrignando, e ftrignendo i denti jialzava 
jl braccio deftro, e con moira fierezza rompe^ogli la 

gli dava col badone P dtro colpo . ]^efo ch  ̂
ebbe Micheiagnolo, che ’1 inaptno Baccio ,
ne fenti grandidimo difpiacer^, e per opera, che fa- 
ceffe ifirorno a c i6 , non potette mai volgere il Papa 
in^ontrario, si fattamente gli era piaciuto il modcHo 
di Baccio, al quale s’ aggiugnevano Ic promfflTe , e i 
vanti, vantandofi lui di paflare.il 'Davitte di Micheia
gnolo, ed eifendo ancora ajutato dart Boninfegni , .il 
quale dice^a, che Micheiagnolo voleva ogni cofa per 
fe.. Cosi fu. priva la Citt^ d’ un ..ornacnento raro , qua
le indubiratanientc farebbe ftato quel tnarroo, informato 
dalla mano del Bonartoto, 11 fopraddetio modello di *
Baccio il trova oggi. nella guardaroba del Duc5 Cofi- 
TOo, ed c da lui tenuto cariflimo, e dagli artefici co- 
fa rara. Fu mandato Baccio a .Carrara a veder qucfto 
mai mo , e a’ c^omaeftri dell’ opera, di Santa Maria 
del Fiore fi dette commilfione, che lo conduceffero pet 
acqua inlino a S'gna fu per lo fiume d’ Arno. Quivi 
condocto jl'marmo vicino a Firenze a otto miglia,nel 
comindare a cavarlo del fiume per condurlp per ter
ra, effendo il fiume baiTo da Signa a Firenze,, cadde 
il marmo nei Eurne, e tanto per la fua grandezza s’ 
afFondd nclla rena , che i capomadiri nom potettero 
per ingegni, che ufaBero, trarnelo fuora. Per la qual 
cofa voiendo il Papa, che ’1 marmo ii riaveife in ogni ndV Arn»: fit 
niodo, per ordine dell’ Opera Piero ^olfelli murator 
vecchio, e ingcgnofo , s’ adoperd di maniera, che * *
volto il corfo deir acqu  ̂ per altra v ia ,.e  fgrot£ata la 
.tipa del fiume j con iieve argani finofiTô  lo trafle-#

d’ Arno
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3', e lo pofe in terra, e di ci6 fu grandemcnte 
Da quefto cafo del marmo invitati alcuni,.fe- 

trfi Tofcani, Q Latini ingegnofamentc mordendo 
‘ il quale per efler loquaciflimo, e dir male de- 

artefici, e di Michelagnolo era odiato. Uno 
iltri prefe quefto faggetto ne’ fuoi verfi, dir 
toe ’1 marrao, *poich6 era ftato provato daUa 

virtii di Jw^bai^gnolo jlconofcendo d’ avere a cflere 
ftorpiato dalle man! di mccio , difperato per si catti- 
va forte, s’ era gittato in fiuine. Mentre, che ’1 mar- 
mo fi traeva dall’ acqua, e per la difficolt  ̂ tardav# T 
effetto, JSaccio ixjifurando trov6, che n6 per altezza, ■ 

. n£ per groflezza non fi poteva cavarne Ic figure del 
primo niodello. 1-aonde andato a Roma, e portato 
ieco le mifure, fece capace ii Papa , come era co- 
ftretto da l̂a nece^Iiti a lafciare il primo, e fare altro 

ehe^nuto ild l- difegno. Fatti adunque piii modelii, uno piu degli al- 
fegno per aver tri ne piacque al Papa, dove Ercole^aveva Cacco fra

lo teneva fotto
guifa di pngione. Quefto fi rifolverono, che fi mettef* 
fe in opera, e fi facefle. Tomato Baccio a Firenze, 
trovo, che Piero RoflelU aveva coijdotto il marmo 
nelP opera di Santa Maria del Fiore, il quale avenda 
polio in terra pvima alcuni banconi di ncice per lun- 
ghezza, e fpianati in ifquadra, i quali andava tramu- 
tando, fecondochecamminava il marmo, fotto il quale 
poneva alcuni curri tondi, e ben ferrati fopra detti ban- 
coni, e tirando il -marmo con tre argani , a’ "quail P 

_  _ aveva attaccat^ , * a poco lo condulTe facil-,
'N^ovo model- mente nelP opera . <^ivi rizzato il faflb , comindd,

modeWo di terra grande, quanto il marmo,
^ formato fecond4'P ultimo fatdo dinnanzi in Roma da iu i, 

e con molta diligenza lo fini in pochi mefi. Ma cori 
tutto quefto non parvc a mold artefici, che in quefto 
fnodello foffe qucila fierez:^, e vivacic^ > che ricevcar

va
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Va il fatto, ne qrxdia, ch’ egU SVSV3 5 cyAl fucf' 
primo modello. Cominciando dipoi a lavorate i l  max- 
mo, lo fcem6 Baccio intorno intci;no fino al blllico, 
fcoprendo le membra dinanzi \ confiderando lu ll tutta- 

,via di cavarne le figure , che foflero appunto, m om ^ 
quelle del modello grande di terra . In q\;efto ftedefr- 
m» tempo aveva prefo a fare df pittura una^avola-* 
alfai grande, per la Chiefa di^eftelloif"^^iiJ^vvea fac
to un cartone molto bello, dentrovi Crifto mortoj o  
le Marie intorno, e Nicoderao con altre % u re ; 
ma«la tavola non dipinfe , per la cagione^che di fot- 

•to diremo. Fece ancora in quefto tempo un •artono 
per fare un quadro, dov’ era Crifto depofto di Croce, 
tenuto in braccio da Nicodemo , e la Madre fua in 
piedi, che To piangeva , e un’ angclo, che ^neva in 
mano i chiodi, e la corona delle fpine; fubito mef> 
fofi a colorirloj lo finipreftamente, e lo melTcamoftra 
in Mercato nuovo fu la bottcga di Giovanni di^Goro 
orefice, amico fuo per intenderne 1’ opinione degli uo- 
mini, e quel che Michehgnolo ne diceva. Fu menato 
a vederJo Micbdagnolo dal Piloto orefice,il quale con- 
fiderato, ch’ eblje ogni cofa, ditfe, che fi raaravi- 
gliava, che Baccio si buono difegnatore fi lafcialfe ufcit 
di mano una pittura si cruda, e fenza grazia; che 
aveva veduto ogni cattivo pittore condurre i ’ operefue 
con miglior modo, e che quefta non era arte per Bac
cio . Riferi il Pilotd il giudizio di Michelagnolo a 
Baccio, il quale, ancorche gli portaffe odio, conofce- 
va, che diceva il vero. £  certamente i ^difegni di Bac
cio, erano belUiTimi, ma co’ color! gli conduc'eva iria- 
le e fenza grazia; perch^ rifolvb a non dipi-
gtvere piu di fua mano; ma tolfc appre^b di fe ungio- 
vane, che manegglava icolorial^aiacconciaraente,chia- 
Inato Agnolo, fratello del Franciabigio, pittore eccel- 
Jente , che pochi anni innan î era morto. A quefto Agno

lo

Suapklumhia-‘ 
Jimata da M i
chelagnolo , < 
eon ragione^

Baccio conofce 
la fua hnperi- 
fianel coiorire

    
 



Tavola i i  Ce- 
Jlello difegnata 
da Bacdio ri~ 
fnaje imferfu- 
ta .

''Si ritira a hue- 
ca ,ed ip o i tor- 
no a Roma

Modello di f i
gure di bronzo, 
ptr Cafiel S. 
Angelo .

78 P a r t e  Q ^ u  i  n  t  A

lo defiderava di far condiirre la tavola di CeHello ; ma 
ella rfciafe inaperfetta, di che fu cagione la mutazio- 
ne delo_ State in Firenze , la quale iegui 1’ anno 1527.- 
quanda i Medici fi partirono di _ Firenze dope il facco 
di R o » a ; dove Baccio non fi tenendo ficuro aven- 
do nir^izia j>artico!are con un fuo vicino alia villa di 
Pinzerintonte, il qua!’ era di fazione popolarefotter«a- 
to ch’ eb\h^n>i^tta viil| alcuni cammei, e altre figu* 
line di bronzo antiche , ch’ erano de’ Medici, fe n’ 
andb a flare a Lucca; quivi s’ intrattenne finoatanto, 
che Carlo V. Impcratore venne a ricevere la coŵ na 
in Bologna f dipoi fattofi vedereal Papa, fe n’ ando feco, 
a Roma;, dove ebbe al folito le ftanze in Belvedere. 
Dimorando quivi Baccio , penso fija Santita di fatisfarc 
a un veto, il quale avcva fatto, mentre chb flette rin* 
clfmfo in Caftel £ant’ Agnolo. II vpto fu di porre fo- 
pra la fine del torrione rondo di marmo j che^afronte 
al ponte di caftello, fette figuregrandidi bronzo ,dibrac- 
cia fe? 1’ unuj tutte a giacere in diverfi atti, come cin- 
te da U0 angelo, il quale voleva che pofalfe nel mez
zo di quel torrione} fopra una colonna dr njifchia, ed 
egli folTe di brqnzo, con la fpada in |nano. Per que- 
fta figura dell’ a,ngelo, intendeva 1’ angelo Michele, cu- 
flodej e guardia del calkllo, il quale col fuofavore j e 
ajuto P aveva liberato, e tratto di quella prigione; e 
per Je fctte figure a giacere pofte , fignificava i fette 
peccati mortali ; volendo dire  ̂ che con P ajuto dell’ 
angelo vincitorej aveva fuperati, e gittati per terra i 
fuoi nemici, uomini fcellerati , ed enipj , i quali fi 
rapprefentavat?o in quelle fette figure de’ fctte peccati 
mortali. Per quefla opera fu fatto fare da fua Saniit4 
un modello, il ,̂quale effendole piaciuto, ordind, che 
Baccio corriinciafle a fare le figure di terra grande j 
quanto avevano a eflcre, per gittarle poi di bronzo. 
Coinincid Baccio, e fini ip una di quelle ftanze di

Bel-
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Belvedere una di quelle figure di terra , la qitele fil 
molto lodata. Infieme ancora, per paflarfi ten«)o,'e 
per vedere , come gli doveva riufcire il gettoj fece 
molte figurine, alte due terzi , e t^ d e , come frco li}
Venere, Apollini, Lede, e altre fui fantafie , afatte- 
ie gittar di bronzo a maeftro Jacopo dell^ Ba^a Fio» 
refttino , riufclrono ottimament^ . Dipoi l^^ond a 
fua Santita, e a molti Signori)  delle ne lb-
no alcune neJlo fcrittojo del Duca CofTmo, fra un nu- 
mero di piu di cento antiche tutte rare , e d’ altrd 
moderne . Aveva Baccio in quefto tempo medefimo 

•fatto una fioria di figure piccole di baflb,*e mezzo ri- 
lievo d’ una depofizione di Croce, la quale fu opera StoriadHaffa 
rara, e la fece con gran diligenza gettare di bronzo 
Cosl finita,*la donb a Carlo V. in Genova,, il quale cai îbb'e 
Ja tenne cariffima, e di ci6 fu fegno ,• che Sua Maeflat commeaia- 
dette a Baccio una commenda di S. Jacopo, e Jo fe
ce Cavaliere . Ebbe ancora dal Principe Doria molts 
cortefie ; e dalla Repubblica di Genova gli fu alloga- 
to una ftatua di braccia fei di marmo, la quale do
veva efiere un Netrunno in forma del Principe Doriaj 
per porfi in fu 1% piazza, in memoria delle virtu di 
quel Principe , e de’ benefixj grandUfum, e rari, iqua- 
li la fua pa£ria Genova aveva ricevuti da lui . Fu al- hlica dî êno- 
logata quefta ftatua a Baccio per prezzo di milJe fio- va gli e com- 
rini, de’ quali ebbe allora cinquecento, e fubito andb mejjo una fta~ 
a Carrara per .abbozzarla alia cava del Polvaccio  ̂ ,
Mentre , che ’1 governo popolare , dopo la partita 
de’ Medici, reggeva Firenze , MicUelagnolo Bonano- 
ti fu adoperaco per le fortificazioni della Citta , 
fugli moltro il marmo , che Baccio* aveva fcemato 
infieme col modello d’ Ercole , e Gf.cco , con in* 
tenzionc, che fe il marmo non era fcemato troppo, Mi* 
chelagrtolo lo piglialTe ,e vi facefte due figure a.-rnodo fuo.
Michelagnolo conliderato il. falfo , pensb un’ aitra int

ven*
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Penfiero'dlMl diverfa, e lafciato Ercole, e Cacco prefe San-
chdagnolo in- fdne ,fche tenefle fotto due Filiftei abbattuti da lui)

delt«t0 5 e 1’ altro vivo ancora, alqua- 
ônefeguitiiper Is melando un m^rovefcio con una niafcelJa d’ afi* 

la guerra di no  ̂ cwcafle di farlo iRorire. Ma come IpefTo awicne, 
r îrenie, giumam peniieri talora fi promettono alcune co-

fc j il c^trario delle <juali h determlnato dalla fapî n- 
za di D ils# *s^  accadel allora; perch  ̂ venuta la guer
ra contrd alia Citt^ di Fi'prenza, convenne a Michela* 
gnolo penfare ad altro, che a pulire marmi, ed ebbe- 
fi per paura de’ cittadini a difcoftare dalla cittil. |ini- 
ta poi k  ^ e rra , e fatto P accordo, Papa Clemente_/< 
fece tornare MicheJagnoIo a Fiorenza a finire la Sa- 
greftia di S. Lorenzo, e mand6 Bacdo a dar ordino 

: 'Baccio f i  p r o - finire il gigante ; il quale, mentre che'gli era in- 
ZlunladdFio- aveva prsfo le ftanze del palazzo de’ Medici;
re/titĥ  e per parere aifezionato, fctiveva quafi ogni fettimana 

a Sua Santiti , cntrando, oltre alle cofc dell’ arte,ne’ 
particolari de’ Cittadini, e di chi miniftrava il gover- 
n o , con uffic) odiofi, e da recarfi pin malevolenzaad- 
dolTo, ch’ egli non aveva prima. Laddove ai Diica^ 
i l̂elTandro tomato dalla Corte di Su^ MaefiA in Fio
renza, furono da’ cittadini raofirati i finiftri modi,che 
Baccio verfo di loro tencva,onde neTegui, che 1’ ope
ra fua del gigante gli era da’ Cittadini impedita , <o 
xitardata , quanto da loro far fi poteva . In quefio tem
po , dopo la guerra d’ Ungheria, Papa Clemente, e 
Carlo Imperadore , abboccandofi in Bologna , dove ven- 
ne Ippolito de’ Medici Cardinale , ed il Duca Alet 
fandro, parve* a Baccio d’ andare a baciare i piedi a 
Sua Santita, e portd feco un quadro alto un braccio, 
c largo uno e «mezzo, d’ un Criilo battuto alia colon- 
na da due ignudi, il qual era di mezzo rilievojc mol- 
to ben la-vorato, Don6 quefto quadro al Papa , infie- 
p e  cen ima jncdaglia del ritratto di Sua Santita, la_i

quale
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quale aveva fatta fare a'Francefco dai Prato fuo 
amiciffimo; il rovefcio della quale medaglia eralCriflo 
flagellate. Pu accetto il dono a Sua Santit^, a l l  qua- 
Je elpoie Baccio gl impedimenti, « le noje avite ne] feugnô 
flnire il fuo Ercole , pregandoia, cie col Duel ope- 
lalTe di dargli comddita di condurlo al fine: e/agglu'^ 
g»eva, ch’ era invidiato, .ed odiato in quel^C irta;* 
ed eflendo. terribile di lingua 5/e d’ ingsgeei^eifuafo 
il Papa a fare, che ’1 Duca AlelTandro fi pigliaffe cu* 
ra , che 1’ opera di Baccio fi conduceffe a fine, e fi 
ponefie al luogo fuo in piazza. Eramorto Michelagno- 

•lo orefice, padre di Baccio j il quale aven?o *n vita_» 
prefo a fare, con ordine del Papa, per gli operarjdi 
Santa Maria del Fiore, una croce grandilfima d’ argen- 
to , tutta plena di ftorie di balTo rilievb, del^a paflio- 
ne di Crifio, della quale croce Bacci« aveva fht:to ie 
.figure, e ftorie di cera , per formarle d’ argento, P 
aveva Michelagno'lo, morendo, lafeiata imperfetta;  ed 
avendola Baccio in mano con molte libbre d̂  *argen- 
t o , cercava, che fiia Santita deife a finite quefla croce 
a France/co dal Prato , ch’ era andato feco a Bologna .
Dove il Papa CQnfiderando, che Baccio voleva non 
folo ritrarfi delle fatture del padre, rna avanzarc nel- 
le fatiche d^Francefco qualche cofa; ordind a Baccio , 
che P argento, e le ftorie abbozzate, e le finite fi defi- 
fero a gii operarj, e fi faldafle il conto, e chegliope- 
rarj fondefiero tntto P argento di detta croce per fer- 
virfene ne’ bifogni della Chiefa ftata fpogliata de’ fuoi 
ornamenti nel tempo delP aifsdio; e a Baccio fece da
re fiorini cento d’ pro, e lettere di favore, accioc- 
ch6 tornando a Firenze, deife compiaiento all’ opera 
del Gigante. Mentre, che Baccio era'»pn Bologna, il 
Cavdinale Doria intefe, ch’ egJi era per partirfi di cor- 
Tom. V. L *  toi

_ Vedi I’ Abecedario phtorico , che parla di queflo arufice, iNoti,
îporto qui qudlo,£he yi (i ijlarne maUeyadorê
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to; p|rch& trovatolo a pofta j con moke grida, e con 
paroi| ingiuriofe lo minaccio, perciocche aveva nianca- 

fede fua , ed al debko , non dando fine alia fta- 
1̂ Principe I^ria  y ma lafciandoia a Carrara ab- 
,, avcndona prefi, 50a. Jxudi. Per la qual cola 
:he fe Andrea ( i)  lo potefle avere in mano , 
|farebbe fcontaara alia galea. Baccio umilmeFte 

e con ba^tj^jjarole fi j^ifefe, dicendo, che aveva avu- 
to giufto mipedimento;' ma che in Fioreriza aveva un 
ttiarmo della medefima ^Itezza, del quale aveva dile- 
gnato dt cavarne quella figura , c che tofto cavata, e 
fatta y Iff i^anderebbe a Genova . E feppe si. ben dire, 
«  raccomandavfi , ch’ ebbe tempo a levarff dinanzi al 
Cardipale. Dcpo quefto tomato a Fiorenza, e fatto 
mettere mano all’ imbafamento del grgante*, c lavoran* 
do lui -d! continyo , P anno 1534- lo fini del tutro . Ma 
il Duca Aleffandro, per la mala relazione de’ cittadi- 
n i, non fi curava di farlo mettere in piazza. Era tor- 
nato gi^ il Papa a Roma mold mefi innanzi, e defi- 
derando lur di fare per Papa Leone, c per fe nelIa-» 
Minerva due fepoltme di marmo, Baccio prefa qiiefta 
cccafione, and6 a Roma, dove il Papa fi ri/b/ve, che 
Baccio facelTe dette fepolture , dopo ch‘ aveffe finite 
di mettere in piazza il gigante, E fcrilTe al Duca il 
Papa, che defie ogni coinoditi a Baccio per porre in 

. , , - piazza il fuo Ercole. Laonde fatto un afiito intorno, 
M l ’ *Ercole* murato P imbafamento di manno,  nel fondo del qua- 
che fit tfpefia Ic mclfero una pietra con lettere, in memoria- di Papa 

-ntiu piaiia, Clemente VIE e bpon numero di medaglie, con la te- 
fta di fua Sanfit4 , e del Duca Aleffandro. Fu cavato 
dipoi il gigante ^elP opera, dov*̂  era ftato lavorato, e 
per condurlo aomodamente, e fenza farlo patire , gU 
fecero una travata intorno di legname, con canapi che 
P inforcavano tra le gambe, e corde, che P armavano 

^ ^  fowo
III Andrea Doria (elebre ̂ ^mira^llo di Carlo
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fotto Ic bracda, e per tutto; e cost fofpcfo tra le tra- 
vi in aria, ficch  ̂ non toccalTe il legname., fu cin ta- 
glie 5 e argani, e da dieci paja di gioghi di b u J tira- 
to a poco a poco fino in piazia. Settono granae aju- 
to ducJegni grofli mezza tondh, chd per lungheAa cra- 
no a’ piedi della travata confiKi a .^ ifa  di bafa|iguaj^ 
li jpofavano fopra altri Jegni litoili infaponati yB  guelli 
erano cavati., e rimelE da’ maiyovali dj^aasja/in mano, 
fecondo che la macchina caniminava . Con guefti ordi- 
n i, ed ingegni fu cond.otto con poca fatica, e falvo il 
gigjnte in piazza. <3[uefta cura fu data ar^Baccip d’ 

^Agnolo, € Antonio vecchio da Sangallo Vrobitettori 
dell’ opera, i quali dipoi con alcre travi) e con taglie 
doppie lo melfono licuramente in fu la ^ a fa . Non fa- 
rebbe facile*a dire il concorfo, e la/loltitudjne, che 
per due giorni tenne occupata tutta fe: piazza, venen- 
do a vedere il gigante, tofto che fu fcoperto^ Dove fi 
fentivano diverfi ragionamenti, e pareri d’ ogni forta 
d’ uomini, e tutti in biafimo dell’ opera , e dd mae- 
ftro. Furono appiccati ancora intorno .alla'bafa jnolti 
verfi Latwii e Tofcani, f i j  ne’ quali era piacevole a 
vedere gl’ ingegni de’ componitori, e 1’ invenzionr, c 
i detti acuti. JVIa trapaflandofi col dir male , exon 
poefiefatiriche, e mordaci ogni convenevole fegno,il 
Duca Alelfatidro j parendogli fua indegnir^ , per eflere 
r  opera pubblica j fu forzato a far mettere in prigione 
alcuni, i  quali fenza jifpetto apertamente andavanp 
appiccando fonetti j ia qual cofa xhiufe roflo :Je boc- 
che de’ maldicenti. Confidcrand^jgaccio l ’ opera fua^ 
nel luogo proprio, gli parve j one 1’ iTia poco la fa-

L  z • yorif-
)il £ ’ rimafa la jnmoria 4i quefia Urbina in nomediene"

'Ey cole non mi Aar  ̂ cbe i tuot mtelli ' ^
T i rcnderb £on tuno il ttto bejiumie •,

il kue /’ ha uvuto Baccio £andmllt»
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VoriffA facendo apparire i mufcoli troppo dolci. Per6 

p̂parcriio * fatto lifare niiova turata d’ afle intonio.Ie ritornoad- 
mufcoli ^oppo^^oSo\on ]i fcarpdli, fd afFondando ip piii luoghi i

ridufle J^gurfc piii crude, ch'e prima non 
** erano I  Scoperta fiialmente 1’ «pera del tutto , da co- 

^loro, Ihe pô fiEbno giudi^re, ^  data fempre renuta,fic- 
come difficile, cosi nioKo bene ftudiata, e ciafcnntj 
delle parK.a(t»ta^ , e figura di Cacco ottimamente 
accomodata. ( i)  E  nel vero il Davit di Michelagno* 
lo toglie affai di lode alF Ercole di Baccio, eflendoglt 
a c^jjto, d̂ h>effcndo ii piii be! gigante, che mai 
to fatto f  Cjual’  ̂ tutta grazia , e bont^, dove la* 

'Cmdklo dell’ ®2niera di Bafcio t tutta diverfa. Ma veramcnte con- 
aueore imorno fidcrando i’ E^ple di Baccio da fe , non fi pub fe non 
«ll’Srcole- grandemente loq|.re 5e tanto piu vedendo' che molti 

fcultori c^poi haino tentato di fare ftatue grandi, e nef- 
fiino e arrivato a* fegno di Baccio; il quale fe dalla Na- 
tura aveflfe ricevuta tanta grazia, ed ageyolezza, quan
ta da ^e fi prele fatica, c ftudio , egli era neU’ arto  
della fcuItJta perfetto interamente. De/Iderando lui di 
fapere do , che delF opera fua ff dieeva , mando id 
piazza un pedante, il quale teneva in,cafa, dicendogli, 
che non mancaffe di riferirgli il vero di ci6, che udiva 
dire. Il pedante non udcndo altro, che m^je, toynato 
malincono/b a cala, e domandato da Baccio, rifpofe, 
che tutti per una voce biafimano i giganti , e ch* cl 
non piacciono loro * E tu , che ne di’ ? difle Baccio ;  
rifpofe: Diconc bene, e ch’ e’ mi piacciono , per farvi 
piacere. Non vo ,.q|’ ei ti piacciano, dilfe Baccio, e 

, •  di’ .
[il Quejlo gruppa e Ben difegnata, ma V atthudine, e la mo£a i  

fredda, e i mufcoli ̂ o p vo  rifentiti, onde fu  paragonato I’  Ercole a urt 
facco di pine. M ^ v ig lio fa , e inarrivabile e V attaccatura del ctlla  
di Cacco, che nvolge in fu  la tefta; la quale attaccatura effenda 

■ ^ a ta  formata di gejfo, e mandata al Bonarroti ,  quefli la lodo eflre- 
mamente t Ilia dijfe,  che percib bramava di vedere i l  rejh , voler.do 
dire, cht f  altre parti non ayrebbcfo corrifpoflo all’ eccelienia diqut-i    
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di’ pur male ancora tu; che , come tu puol rlcd^darti, 
io non dico mai bene ,di nefllmo: la cofa va del pari.
Diffiraulava Baccio il fuo dol®re,.e cosi fempri  ̂ ebbe 
per coftiime di fare, moftrando di non curare del bia- 
lirao, che I’ uomo alle ftie coft deflii. Nondimeao egli 
h verifimile, che grande foflTe il furf difpi^cere, pcrcjj^ 
cdloro, che s’ affaticano per I’ yftore, e dipoi/e ripor- 
tano biafimo, t da credere, ancorch  ̂ i»deg»e*fia il bia- 
fimo , e a torto, che ci6 nel cuore fegretamente gli af- 
fligga, e di continuo gli tormenti. Fu racconfolato U 
fuo*difpiacere da una polTcflione; la qual/'ffl*tre al^pa- „ . ,

•gamentOj gli fu data per ordine di Paaa ^Iwnente:^ .
(^cfto dono doppiamente gli fu caro : Mper 1’ utile > cd unapojfejfione,
entrata, e perch6 era ailato alia fua ynlla di Pinzeri-
monte, e perchdi era prima di Rignadfcri, allpra fatto
libelh, e fuo mortale nemico , col qmle aveva fempre
contefo per conto de’ cotifini di quefio podere. In que-
fto tempo fu fcritto al Daca Aleflandro dal Principe
Doria, che operafle con Baccio , che la fua ftStua fi
finilTe , ora che il gigante era del tutto finite: c ch’ era
per vcndicarfi con Baccio , s’ egli non faceva il fuo do*
verc; di che egtl impaurito, non fi fidava d’ andarc a
Carrara . Ma pur dal Cardinale Cibo , c dal Duca_»
AlelTandro gflicurato, v’ andd j e lavorando con alcuni 
ajuti, tirava innanzi la ftatua . Teneva conto giornal. Suoltimorlper 
mente il Principe, di quanto Baccio faceva, onde eC-^o iavorodella 
fendogli riferito, che la ftatua non era di quella e c c e l - G e -  
lenza,che gli era ftato promeifo , fece intendere ij"* ” "** 
Principe a Baccio, che s’ egli norj Jo  ferviva bene, fi 
vcndicherebbe feco. Baccio fentendo quello, diffc mol- 
to male del Principe ; il che tornatogli all’ orecchie , 
eta rifolutd d’ avetlo r.elle mani per 5»ni modo, e di 
vcndicarfi, col fargU gran paura d e lla ^ le a . Per la_* 
qual cofa vedendo Baccio alcuni fpiamehti .̂ di certi, 
che 1’ oflervavano.j entrato di ci6 in fofpetto , co*

me
    

 



S5
me pe/fona ■ accorta > e Tirol&ta .,lafci5 il lavoro cosl co-je/l
me e r lj e torno0ene .a f  lorenza, Nacque circa que- 
fto ten|po a Bacclo jia ;una .donna, la quale egli ten- 
ne in cafa , un jfigliuoloJ al quale , elTendo morto iti_, 
que’ nibdefimi giomi ;Pa»a Clfmente, pofe nome Cle- 

jM nte per lyemorfS- dilquel Pdnteficej che fempro 
Pav.eva^m atoj e favOntp* Popo la morte del quale 
intefej c lw ^p i^ ito  Carainale de’ Medici, ed Innocen- 
zio Cardinale Cibo, e Giovanni Cardinalc Salviati, e 
Niccol6 Cardinale Ridolfi , infieme con M. Baldaffane 
Tutiei daTftifcia, erano efecutori del teflamento di«Pa- 
pa Clemciwfl V e  dovevano .allogare le due fepolture di< 
jnarmo di L c o le , e di Clcinente, da porfi nella Miner
va , delle .qualiVgli ^yeva gi^ per ^ddietro^fatto i mo- 
delli. ^lefte fe^iture erario itatc nuovameiite promef- 
fe ad Alronfo L^bard i ,fcuItore Ferrarefe, ^ i) per fa- 
vore del Cardinale de’ .Medici,del quale egli era fervi- 
,tore. Cofl.ui, per configlio di Mlchelagnoloavendo 
mutatd invenzione, di gik ne_aveva fttto i modelli, 
ma fenza JPontratto alcuno del}’ aiJogazione, e foloal- 
,1a fede Bandofi ,  afpettava d ’ .andare di giprno in gior* 
no a Carraja per ca%',are i marmi- CJpsl confumandoil 
tempo , ,avvcnne, cbe il Cardinale Ippolito nell’ anda- 
re a trovar Carlo V. per viaggio mori di, vdcno. (2) 
Baccio intefo quefto, e fenza metter tempo In mezzo, 
andato a Roma, ,fu prima da Madonna Lucrezia Sal
viati de’ Medici, forella di Papa iLeone, alia quale ft 
gforzd di moftrare,, che nefluno poteva far maggiore 
onore all’ offa di qupi gran p©ntefici , che la virtiifua; 
e aggiunfe ,che Alfonfb fcultore era fenza difegno, e 
/tnza pratica, e^iudizio ,ne’ marmi , e ch’ egli non

pote-

P a r t e  i n  t  a

volture, egl’ intnghi del Ban^nelli^.
,Jal Mori in itri Cittd del Megno di Nopoli •
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poteva, fe non con I’ ajulp d’ altri, conduwe dlanora- 
ta imprefa. Fece ancora mĉ k’ altrc pratiche , e [>er d i - </<»/«£ 
verfi mezzij e vie opero'^tan^, cjie gli venne tattodi 
rivolgere f’animo di <]ue’ Siginori, i quali' finalmento 
dettero il carico al Gariinale fcalviati’ di convcrjre con di XUmente.̂  
Baccio. Era in qaefto tempo erriisato a Napoli C a ^ #  
lo»V. Imperatore y ed in Komai Eilippor Strozzr j Anffn 
Francefco degli Aibizzi, e git altri fuGsufciti* trattava- 
no col Cardinale Salviati d’' andare a trovare Sua Mae- 
fta, contro al Duca Aleflandro, ed erano col Cardina- 
le % tutte r  o re) nelle fale, e nelle cam flrrtoi-^a’le 

Jlava Baccio tutto il giorno, afpettando ^  il con
tralto delle fepolture, ne poteva venire a capoj per 
gl’ vmpedimenti del Cardinale nella fp^zione de’ fuo- f"{‘rufdti, *< 
rufciti. Collbro vedendo Baccio tutto ijfgiorno^y, e la fe> . 
ra in quelle ftanze .inforpettiti di cxiyke dubitandoj ch’ 
egli rtdie quivi per ilpiare ci6 , che fffi facevano j per 
darne avvifo al Duca, s’ accordarono alcuni de’'loro 
giovani a codiarlo una fera, e levarnelo dinanzf*. Ma 
la fortuna, foccorrendo in tempo, fece y cĤ  gli altri 
due Cardina/i y con M. Baldalfarre da Pefeia y prefero a 
finite il negozio ,di Baccio, i quali conolcendo, c h o  
ncll* architettura Baccio valeva ,poco, avevano fatto 
fare ad Antonio da Sangallo un difegno, che piaceva_» 
loro, ed or^itiato, che tutto il lavoro di quadro , da 
farfi di marmo, lo dovefle far condurre Lorenzetto 
fcultore, e che Je ftatue di marmo, e le ftorie s’ allo- 
gaffino a Baccio , Convenuti adunque In quefto modoy 
fecero finalmcnte il contralto con Baccio, il quale non 
comparendo piii intorno al Cardinale SaTviati, e leva- 
tofene a tempo, t fuorufeiti, paflata quell’ occafione , 
non penfaronoad altro del fatto fuo. l» p o  quelle cofc 
fece Baccio due modelli di legno c o n le l^ u e  , eftorie 
di cera, i quali avevano i bafamenci fodi rco.za rifalti, 
fopta dafeuno de’ quali erano quattro colonnc Joniche

ftriate,
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ftriate^ le quali fpartivano i;re vani, uno grande'nef 
) dove fopra un pi^eftallo era per ciafcheduno 

un Papa a ledere in PopificVie 5 che dava la benedi. 
zione, _e ne’ vani minorijuna nicchia , con una figura 
tonda jn pi.̂  per ciafcni]E, alsii, quattro braccia,e den- 
^  alcuni Santi, ch£,m|ttono in mezzo detti Papf. 1/ 
oftiine della compofizi‘«i/e aveva forma d’ arco trionfa* 
le j e fopra le cplonne, 'che reggevano la cornice, era 
iin quadro alto braccia tre , e largo quattro e mezzo, 
ent/d al quale era una ftoria di mezzo rilievo in marmo, 
inelI^»^u,Jte^ra P abboccamento del Re Francefco, 
BoI^na*lfi|prlLla ftatua di Papa Leone, la quale ftatua, 
era mefla in fcezzo nelle due nicchie da San Pietro j e 
da S, Paolo, Ibpra accompagnavano la ftoria del 
mezzo di L eon^  due .altre ftorie minori * delle quali 
una fopra S. P i^O j era quando egli rifufcita un mor- 
to ; e 1’ altva fopa S. Paolo, quando ei predica a’ po- 
poli. Nell’ iftoria di Papa Clemente, che rifpondeva 
a qriefla , era quando egli incorona Carlo V. Impera- 
dore a Bdfe>gna, e ia metfoflo in mezzo due ftoric mi
nori; in una b S. Gio. Batifta, che predica a’ popoli 
nelP altra S. Gio. Evangelifta, che rifucita Drufiana, ed 
hanno fotto nelle nicchie i medefimi Santi, aid brac- 
cia quattro, che mettono in mezzo la ftatua di Papa 
Clemente, fwnils a quella di Leone. Moffrb in quetta 
fabbrica Baccio o poca religione, o troppa adulazione, 
o P lino, e P altro infienie;mentre che gli uomini (r) 
deificati, e i primi fondatori della noflra Religiopedp- 
po Crifto , e i pill grad a Dio, vuple, che cedino a’

MoJdll ^ indegno, a
mati dal f^<,-Leone, e Clemctfjte infenon. £  certo ficcome da dw 
jfarh fpiacere a’ Sary, e a Dio, cosi da non* piacere a’Pa-

pi, c agli al»i fu quefto fijo difegno; perciocch(i a me 
pare, che^i^Religione , e yoglio dire la noftra,fendg

[i[ Fuolji intmdere fantlficau ^
    

 



• V i t a  D I  B a c c i o  B a K ^ T n e l l i . 8p

dlgli uomini a tutte I ’ altre 11’ altra parte volendo lo* 
e p^rfona, giudico , che bi- 
erarf), e taimente dehtro a 
che Sa lode, e I’ onore non ico irjpprudenza, e adulazione :

vera Religione, debba e cofe e rifpetti prepofta . dare 5 e onorare qiialun fogni ralFrenarfi , e te certi termini contenerfi diventi un’ altra cofaUiVCiiUl lilt itji pi UU îliuc* ) V <lvlUl<l^lwuC41^ quale priraa il Ipdatore vius^en , e pol al lodato egli ha fentimento , non piacda tutta j,lcontrarid. Fa- 
cendo Baccio qiiefto, ch’ io dico , fece conofcere ada- fcuno, ch’ egli aveva affai affezione fibbene, na^volonta vcrfo i Papi, nia poco git 

^targli j e onorargli ne’ loro fepolcri. I *detti modelli partiti da Baccio a MontelGavlllo a S.
Agata , al giardino del Cardinale RidoM , dove fua Si- gnoria dava!»definare a C ibo, e a Sjilviati, e a M.Baldaflarre da Pefcia, ritirati quivL ijmeme jffer dar fire  a quanto bilbgnava per le fepol^re. Mentreadun- que j ch’ erano a tavola, giunfe il Solofmeo fcultorcf-^ perfona .ardita^ e piacevole, e che dicevaniale<y ggnA- Succeffo via- 
no vplentieri , e era poco amico di Bacciee F u w t t o  
V .ambafciata a que’ Signori, che il Solofmeo chie-meo fcultore. deva d’ entrare. Ridolfi diffe , che fe gli aprifle . e vol- to a Baccio; Io*voglio, dilfe , che not fentiamo ci5 , che dice il Solofmeo dell’ allogagicne di quefte fepol- ture. Alza ,• Baccio, quellaportiera, e fiavvilotto. Subi- - 
to Hbbidi Baccio, e arrivato il Solofmeo, e fattogli da
re dabere, entrarono dipoi nelle fepolture allogate a Baccio; dove il Solofmeo, riprendendo i Cardinaii che male 1’ avevano allogate, feguitd dicendo ogni male di Baccio, taffandolo d’ ignoranza /e ll’ 3 rte , e d’ ava- 
rizia , e d’ arroganza ,e  a molti partifplari venendo de’ 
biafimi fuoi. Non pote Baccio, che ^W a nafcofto die- tro alia portiera, fofterir tanto, che ’r«£olofmeo finiP fe , e ufcito fuori in cpllera, e con nT»l,^vifo, dilfe 
a1 Solofmeo; Che t’ ho io fatto, che tu parii di me Sfoffl. Pi -M con •    
 



9 0  P A ^  X E Q_^U I N X A -

con s| poco rifpetto? Amm^oli, all’ apparire di Bac- 
cio, il Solofmeoj e v o ltq ^  Ridoln difie: Che baje 
fbn quefte, Monfignore^oSion voglio .pid pratica di 
preti, e andoffi con D io. Ma i Cardinali ebbero da 
ridere aflTai dell’ uno, ^ dell’^ ltro ; dove Salviati dif- 
fe a Baccio: Tu fend A giudl^o degli uoininideir ar* 
1^ ;  fa’ tu ct>n 1’ tuo s i^ h e  tu gli faccia
re Ic bugle. Cprnindo’ poi Baccio I’ opera deile fta- 
tucj € deile ftbrie, raa gii non riufcirono i fatd fe-

B e , e 1’ obbligo fuo con qua’ Papi j 
e , e nelle ftorie us6 poca diligepza, 
fcio e con molti difetti, follecitando, 
’ argenro, che il lavorare il niaraio. 
lignori s’ avvidero del procedere di 
fi di quel , che avevano ftitto, clfendo 
di marmi ma'ggiori deile due ftatue, 
fatfi, una di Leone a federe, e 1’ al- 

^ra di Clemente, prcgandolo, che fi portaffe nieglio, 
Cjrdin^no j che le finifle . Ma avendo Baccio levata 
gi3* ? ^ a '4 iufonima de’ danari, fece pratica con Mefs. 
Gio. Batifta da Ricalbli , (i)  Vefcovo di Cortona, il 
qual era in Roma per negozj del Duca Cofimo, di 
partirfi di Roma per andare a Fior^nza a fervire il 
Duca Colimo nelle fonti di Caftello fua villa , e nella 
fcpoltura del SIg. Giovanni fuo padre. Il'D uca aven« 

Kafcia imper- nfpoHo; che Baccio venilfe, egli fe n’ and6 aFio- 
fetudueftatue, r^nza, lafciando, fenza dir’ altro, 1’ opera deile fepol- 
che jono alio-t\xxQ impcrfetta, e le flatue in mano di due garzonf- 
gauadaitri, j  Cardinal! vedendo quefto, fecero allogagione diqueL 

de due ftatue <le’ Papi) ch’ erano rimafte j a due fcul,

111 Glo. Rlcafoli, dettd qul Vefcovo di Cortona, J
fatto Vejcovo dîfloja dal vafari poco addietro a c. 3i- /.< verit i
e , che egli fu f̂to prima Vejcovo di cortona il di ay d’ Ottobre de 
1538-< tras/adfo a Pifioja il di y Febbrajo del î6o> che moflra quel
le, che ho detto altrove cheil Vafari andava facendo dell’ aĝiunte , t 
in quêt opere non Ji pub far di ttferto,
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tori 5 1’ uno fu RafFaeJJd da Montelupo, ch* ^ b e  la 
ftatua dl Papa Leone, l^ it ro  Giovanni di Baccio, al 
quale f» data Ja ftatua jti Clemente. Dato dipoi ordi- 
ne, che ft rnuralfe il Jj^oro di quadro, e tutto quelio 
ch’ era fatto, ft mefle m 1’ opera j dove le ftatue, e le 
ftorie non erano in i^ lt i Juoghi, n6 împotniciate , n^ 
pijite , si che dettcr.^a Bacciq p̂iii carico,che norrl^
Arrivato Baccio a Fiorenza , e trovato, che ’I Duca 
aveva mandate il -Tribolo fcultove a Carrara per ®a- 
var marmi per le fonti di Caftello, e per la .
ra del Sig. Giovanni, fece tanto Baccio cgL 

Jev6 la fepoltura del Signor Giovanni ddli^aanTaeJ 
Tribolo, moftrando a Sua Eccellenza, die i marmi per 
tale opera erano gran parte in Firenze.;'cosi a poco a 
poco fi fec«>famigliare di Sua Eccellenza > s\ che pet 
quefto , e per la fua alterigia ognundLdi lui “terneva .
Mefle dipoi innanzi al Duca , che la ^roltura del Sig.
Giovanni ft faceffe in San Lorenzo, nella cappella d ‘
Neroni, luogo ftretto, afFogato, c mefehino . nop ft 
pendo, o non voiendo proporre ( l5ccoA9«i«tTConvSi> 
va ) a un Principe si grande, che facefle una capped 
la di nuovo a pofta. Fece ancorasi, che T Duca chie- 
fe a Michelagnolb , per ordine di Baccio, molti mar* 
mi, i quali egli aveva in Fiorenza, e ottenutigli ilDu- . 
ca da Mich^lagnolo, e Baccio dal Duca , era’ quali 
marmi erano alcune bozze di figure, e una ftatua aflai 
tirata innanzi da Michelagnolo, Baccio prefo ogni co- 
fa , taglid, e trit6 in pezzi cid, che trovd , parendogli 
in quefto raodo vendicarfi, e fare a Michelagnolo dU 
fpiacere. Trov6 ancora nella, ftanza^ed^ma di S. Lo« Opefe comirfi 
lenzo j dove Michelagnolo lavorava‘,^ue ftatue in un 
matmo d’ un Ercole, che ftrigneva aW o , le quali llsgua0 Zl̂ Ban̂ . 
Duca faceva fare a fra Gio. Agnolo (r%fcuItore , ea dintin’,

M z erano
111 Tra Gio. An îola Montorfoli ServUa, di cui vsdi la vita nt\

/̂incipiQ dtl Jê uentc TomQ n

maniere
odiofi, <
rem •
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i  . .  . •  /cvano aflal innanzi; e dicendcE Baccio al Dtica , chc il 
frate aveva guafto quel marn^, ne fece molti pezzi.In 

lavorln4Uafe- ultimo della fepoltura m ur6^tto T imbafaro^nto , il 
p̂ohura di Gio’ quale e un dado i'folato di braccia quattro in circa per 
Medici. Qgpjj , e  ha da pie un zoreolo, con una modana- 

a ufo d^bafa, che gira intoimo intorno , e con una 
cunala nella fua lb m ml re , come fl* fa ordinariamentefa’ 
piediflalli, e fopra una gola alta tre quart!, che va in 
dentro j fgufciata a rovelcio, a ufo di fregio , nella qua* 

'vla^lS^obtagliate alcune oifature di tefte di cavalli, le* 
'^ J,ft4%jrpapni r  una all’ altra; dove in cima an^va 

un altroyis’dd minore» con una ftatua a /edere , armax 
ta all’ antica5 di braccia quattro e mezzo, con un ba- 
ftone in mano da condottiere d’ eferciti, la quale do* 
veva elfere fatta per la perlbna dell’ invifto Sig. Gio* 
vanni d r  M edi^. Qiiefta ftatua fu cominciata da lui 
in un marmoj c Iflai condotta innanzi, ma non maipoi 

■ *€nita, poftft fopra il bafamento murato. Vero e, 
ofearfAti^^ecjata dinanzi fini del tutto una ftovia di 
mezzo m!^t)’'di marmo, dove di figure alte due brac
cia in circa fece il Sig. Giovanni a {edere, al quale 
/ono menati mold prigioni intorno, g foldati, e fern* 
mine fcapigliate, e ignudi, ma fenza invenzione , c 
fenza moftrare effetto alcuno. Ma pur n|l fine della 
ftoria  ̂ una figura, che ha un porco in fu la fpalla, e 
dicono elTere ftata fatta da Baccio per M. Baldaffarre 
da Pefcia in fiio difpregio, (i)  il quale Baccio teneva 
per nemico, avendo MeflC Baldaffarre in quefto tempo 
fatto 1’ allogagione ( come s’ t detto di fopra ) deile 
due ftatue di T e o w , e Clemente ad altri fcultori, e di 
piu avendo di rastniera operate in Roma, che'Baccio

ebbe
111 QiieJIo b0onlievo e heUiffimo, e puo flare a competenî a con gli 

untichi' Il dj /̂o fepolcro non fu poi ntejfo in opera, ma forma una 
hafe pofla full’ angolo della pia^^a di S, l-oren̂ o , fulla qual bafe Co- 
fimo primo voleva collocate una fla.tua equejlre di detto Giovanni detto 
dellt Bande nere fuo padre ,  ma e rimafa eon •
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ebbe per forza a renderelcon fuo difagio i darrari j i 
qtiali aveva foprapprefi pe} quelle ftatue, e figure. In 
quefto mezzo non aveva Baccio attelb niai ad altrojche 
a moftrare al Duca CofiVio, quanta folfe la gloria de- 
gli antichi viffuta per l^ a tu e , e per le fabbriche, di- 
cendo, cbe Sua Eccell^za doveva pe’ terypi a veni^ 
pmcacciarfi la memOTa perpetuJ di fe ftefo , e delu: 
fue azioni. Avendo poi gia eondotto la lepoltura del 
Sig. Giovanni vicino al fincj andC) penfando di far co- 
minciare al Duca un’ opera grande, e di inoltaC^l^, 
e dWlunghiirimo tempo. Aveva il D u ca CofmW^^iga- 

<0 d’ abitare iJ palazzo de’ Medici, ed era t̂jjfnato ad 
abitarc con la Corte nel pa/azzo di piazza , dove gia 
abitava la Signoria, e quello ogni giorpo andava ac- 
comodandoj'^d ornando; ed avendo detto ^Baccio, 
che farebbe volentieri un’ udienza pubblica si per gli 
ambalciadori foreftieri , come pe’ fu^  ̂[ittadini, e fud- 
diti dello Stato ; Baccio andd, infieifc con Giulianj 
di Baccio d’ Agnolo, penfando di mesQ-g]i Jr
fare un ornamento di pietre del foflato^i^i manm, Ornamenti per 
di braccia trentotto largo, ed alto diciotto. Queft’ or- la fala grande 
namento vclevan^, die fervifie per 1’ udienza, e 
nella fala grande del palazzo, in quella tefta , chc h 
volta a Trayiontana. Quefta udienza doveva averc un 
piano di quattotdici braCcia largo , e labre lette fca- 
glioni, ed elTere nella parte dinanzi chiufa da balau- 
ftri, eccetto 1’ enrrata del mezzo, e doveva avcre tre 
archi grandi nella tefia della fala , de’ quali due fer* 
vilVero per fineftre , e folfero tramezz|ti dentro da_» 
quattro cqlonne'per ciafcuno, due^elia pietra delfof* 
fato, e due di tnarnio , con un aro^ fopra, con frer 
giatura di menfole, che giraffe in ton!^. C îefte ave- 
vano a fare 1’ ornamento di fuori_ nell^ facciata del 
palazzo, e di dentro ornare nel medefini?K mpdo la_. 
facciata della fala. Ma 1’ arco del mezzo., che faceva

non
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non finertra , ma nicchia, do/eva eflferc accompagnaf® 
da due altre liicchie fimili j (Jbe fuffino nelle tefte dell’ 
udienza, una a Levante, e lOaltra a Ponente, ornate 
da quattro colonne tonde Corintic» che fuflmo braccia 
died altCj e faceffino rifalto r^le tefte. Nclla faccia- 

MN^el mezzo, avevano a effete <wattro pilaftri, chc fra 
r  un arcoj c 1’ altro faceffino re^imento all’ architK- 
ve , e fregio 5 e cornice, che rigirava intorno intorno 

> c fojiia loro, e fopra le colonne. Quefti pilaftri ave- 
'V Jtw J^ a v e re  fra 1’ uno, e 1’ altro un vano di brac- 
cia-trem  circa, nel quale per ciafcuno fufle una ©ic- 
chia a lt^ ra c d a  quattro e mezzo, da mettervi ftatue, 
pec accompagnare quella grande del mezzo nella fac- 
c ia , e le due dalle bande; nelle quail nicchie egli vo« 
leva mettere' per ciafcuna tre ftatue. AveVano in ani-. 
mo Baccio, e Q^uliano , oltre all’ ornamento della fac* 

an altro magg'iore ornamento digran- 
ibile fpefa per la facciata di fuora, il 
ieco della fala, che non in fquadra, 
in fquadra dalla banda di fuora, e fa

re un rifalto di braccia fei intorno intorno alle faccia- 
te del palazzo vecchio, con un ordifte di colonne di 
quattordid braccia alte, che reggeffino altre colonne, 
fra le quali fuffmo archi , e di fotto intqrn© intorno 
faceffe loggia, dov’ fc Ja ringhiera, ed i giganti, e di 
fopra aveffe poi un altro Ipartimento di pilaftri, fra’ 
quali foffino archi nel medefimp modo, e veniffe at- 
torno attorno le fineftre del palazzo vecchio a far fac- 
data intorno intorno al palazzo: e fopra quefti pila
ftri fare a ufo di ^ t r o , con un’ altr’ ordine d’ archi, 
e di pilaftri, tanw che il ballatojo di quel palazzo fa
ceffe cornice a tutto quefto edifizio. Conofcen-
do Baccio , ^ ’Oiuliano, che quefta era opera di gran- 
diifiina fpelff, confultarono inficme di non dovereapri- 
je  al Duca il lor concetto , fe non dell’ ornamento

deli’ '

doveffe me
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deir udienza dentro alia fala* e della facciafa ^  pietre 
del folfato di verfo la piazza, per la lunghezza di ven- 
tiquattro braccia , che tanto e la larghezza della fala*
Burono fatti di queft’ opijra difegni, e piante da G i u l i a - ^ j / - • 
no; e Baccio poi parlo/con elfi in mano al Duca, 
quale rooftro , che n e^  nicchie niaggiori  ̂ dalle bandgĴ Ŵ /̂ B̂̂ ^̂ /̂il*• 
v®leva fare ftatue dh^raccia qu.'rttro di marmo, a fe d ?r^ "^ » 
fopra alcuni bafamenti, cioe Leone X. che raoftrafle met- 1; 
tere la pace in Italia , e Clemente VII. che incoronaflb 
Carlo V. j con due ftatue in nicchie rainori, deiitro. 
all^ grandi, intorno a’ Papi, le qiiali lignifiLaftino  ̂le 
loro virtu, adoperate, e mefle in atto da Iqjj). Nella 
facciata del mezzo nelle nicchie di braccia quattro fra 
i pUaftri, voleva fare ftatue ritte del Sig. Giovanni) 
del Duca Ate4[^ndro, e del Duca Cofimo-, <̂ on mold 
ornamenti di varie fantafie d’ intagli,^d un pavimen- 
to tutto di marnii di diverfi colorl miTchiati. Piacque 
molto al Duca queft’ ornamento, {eafando che CQ^pprovail 
quefta occaftone ft dovefle col temp^\come^^/^^f^'Ductn^ 
to poi ) ridurre a Sne tutto il corpo an<^flla  fala , 
col refto degli ornamenti, e del palco, pefiarla la pin 
belJa ftanza d’ kalia , e fu tanto il defiderio di Sua Ec- 
celienza, che queft’ opera ft faceffe) che affegno , per 
condurla, ô ni fettimana quella fomma di danari, che 
Baccio voleva, c chiedeva. E fu dato principio, che 
le pietre del folfato fi cavaffino,»e fi lavoraflina per 
fame 1’ ornamento del bafamento, e colonne, e cor- 
nici; e tutto voile Baccio, che fi’ facelfe, e conduceC- 
fe dagU fcarpellini dell’ Opera di S, Maria del Fiore,
Fu certamentc queft’ opera da’ qi^’ n^eftri lavorata 
con diligenza; e fe Baccjo, e GiuliS^ 1’ aveflino fol«̂ ^̂ %'-’'2tf 
kcitata, arebbono tutto 1’ ornamento^elle pietre 
to, e murato. prefto. Ma perch^ Baccio' non attende- * 
va fe non^a fare abbozzare ftatue, e finir'Bepoche del 
tutto) ed a rifcuotere la fua provvifione, cheognime-

fe
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fe g!i oava il-Duca, e gli pagava gli ajuti, ed ogni 
minima fpefa, che pcrcid faceva; con dargli fcudi 500. 
deil’ una delle ftatue di marmo fin ite p erc io  non fi 
vide mai di quefta opera il firp. Ma fe contuttoqiie- 

Baccio 5 e Giuliano, in unYiavoro di tanta impor- 
, aveffipo meifo la tefta oV quella fala in ifqua- 

lintornoa'quel-  ̂ poteva ,*che delle X co  firaccia , chc a»e.
*a wabbma} vE di biccoj fi ritiranp appisnto alia meta, ed evvi in 

qualche parte mala proporztone, come la nicchia del 
mezzo j e Ic due dalle bande inaggiorij chefbnonancj 
ed.Lfnembri delle cornici gentili a si gran corpo  ̂ e 
fe comejpotevano , fi fuflTero tenuti ‘plfi alti eon le co-, 
lonne, con dar maggior grandezza, e maniera , ed al- 
tra inyenzione a quell’ opera; e fe pur con la corni
ce ultimi' ^ndavano a trovare il piano ^  primo pal- ■ 
CO vecchio di ^pra; eglino arebbono mofirarojnaggior 
virtfi j e -giudizfci n6 fi farebbe tanta fatica fpefa in 

ino j fatta coli^confideratamente j come hanno vifto 
6 tocco ( i)  a raflettarla , come fi di- 

ra J ed a ^ ^ , perch^ con tuttc le fatiche j e gli ftu- 
dj adoperati dapoi, vi fbno raoiti difardini, ed error! 
neir entrata della porta, e nelle coryipondenze deilo 
nicchie delle facce j doye poi a molte cofe b bifogna- 
to miitare fonna. Ma non s’ b gia potutc  ̂mai, fe non 
fi disfaceva il tutto, rimediare, ch’ ella non fia fuor 
di iguadra, e non l<y mofiri nel pavimento, e pel pal- 
c o . Veto e } che nel inodo, ch’ efli la pofero , cosi 
com’ ella fi trova, vi  ̂ gran fattura, e fatica, e me* 
rita lode alfa^ per.molte pietre lavorate col calandri- 
no , che sfuggono^ quartabuono per cagione delio sbie- 

; ^ acare della faia di diiigenza, e d’ elfere ben mu-
rate, comrnelfe'J e lavorate, non fi pu6 fare, ne ve- 
der meglio. Ma molto meglio farebbe riofeico il tut

to ,

lii Toeeb 
fiignert tuna

o a Giorgio Vafari a finiu /’  ornato d' archiuttura ,e  a 
quejla '
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'^ 0 , fe Baccio , che non tenni niai conto dell’ ar^hiteti 

tura , fi fuile fervito‘di qualche miglior giudizio, che 
di Giuliano; il quale febljene era buono maeftro di le-j 
gname, ed intendeva d’ ^rchitettura, non era perb ta
le , che a si fatta operi, come quella era egli foiTe 
atto, come ha dimofmto f  efperienza. Imperb tutt^ 
quffta opera sVandp«^er ifpazicf di molt* anni Jav/S  ̂
rando, e murando pocp piii che la meta; e Baccip 
■ fintj e melTe nelle nicchie minori la ftatua del Signor yariêatue jii 
Giovanni, e. quella del Duca Alefiandro, nella facda*. 
ta cjinanzi amendue: e nella nicchia maggiore, fojĵ ra 
ĵn bafamento di mattoni, la flatua di Papa,^iemen- 

te, e tiro al fine ancora la fiatua del Z)uca Cofimo, 
dov’ egli s’ affaticb afiTai foprala tella; ma contnttoci6 
il Duca, e giLuomini di Corte dicevano ch^ella non 
lo Ibmigliava ^n to . Onde avendone Baccio gik prima 
fatta una di marmo, la qua!’ fe oggi^|1 measfmo pa- 
lazzo, -nelle camexe di fopra, e fuT 
che faceffe mai, e ftette benifiimo; 
licopriva 1’ errorpN e la cattivita dell?'’|piWite tefta 
con la honta della pailata , Ma fentend^ 
bi^fimre quella. tefta, un giorno in collera la fpicco, 
con animo di farne un’ altra, q commetterla nql luogo 
di quella; ma non la fece poi altrimenti > Ed .aveva 
Baccio per doft.utne nelle ftatue, che faceva, di met- » 
tere de pezzi piccoh , e grandi di marmo , non gli ndufiam.bjn/,-. 
dando noja il fare cid e ridendpfene, il che egli fe- fmato •.
Ce nell’ Dtfeo a una dclle tefte di Cerbero; ed a San 
Piero, che fe in S. Maria del Fiore, rimefle un pezzp 
di panno ; nel gigante di piazza , Aomd*fi vede , ri- 
melfe a Cacco, ed appiccb due pe?^, ciofe una fpal- 
la, e una gamba; .cd in nrolti altri lu^i layori fece il 
niedefimo, tenendo cotali modi, i quali fogliono gran- 
demente dannare gU fcultori - Finite quefte ftatue mef- 
fe mano alia ftatua di Papa Eeone per queft’ opera,  ̂

jfcw. V, M. la tiro =
    

 



I N T A,98 P A R T I  ( ^ a

Ta tir'6 forte innanziVedcndb poi Baccioj che queff’ 
opera riiifciya lunga, e ch’ ei rton era p^r coRdurfi 
orarnai al fine di quel fuo ^rimo difegno per le fac* 
ciate attorno attorno al palaezo: e che e’ s’ era fpe- 
fo gran fomma di danari, e Vpaflato molto tempo, e 

■ i^e quell’ Qpera contuttocio nten era mezza finifa, e 
piaceva poco all’ univerfale; ^d 6  penfando nuofya-t 
fantafia j ed andava provando di levare il Dtica dal 
pcnfiero del palazzo, parendogli che Sua Eccellenza 

vertir il Duca ancota folTc di -queft’ opera infaftidita'. Avendo egli 
3<lunque nell’ opera di Santa Maria del Fiore, »sho 
la cofijandava , fatto nimicizia co’ provveditori <,

. e con tutti gli fcarpellini, e poich  ̂ tutte le ftatue, che 
aridavano nell’ udienza erano a fuo modo, quali finite 
e pofte*in'opera , e quali abbozzate ’ ornamento 
niurato in graa parte, per occultare molci difetti, che 
v ’ erano, e atpbco a poco abbandonare quell’ opera, 

innanzifBJiccio al Duca, che 1’ Opera di Santa 
ittava via i datylri, n6. faceva piii 

cofa di m̂ ento. Onde difle ave* penfato, che fua:-. 
Eccellenza farebbe bene a far voltare tutte quelle fpe- 
fe deli’ opera inutili, a fare il coro#a otto facce della 
Chiefa, e 1’ ornamento dell’ altare , fcale , refidenze 

Duca, e magiftrati, e delle fedie de] coro pe’ Ga- 
/areii noaici, -e Cappellani , e Cherici , fecondo che a si
Muomo- onorata Chiela fi conveniva; del quale coro Filippo di

Se.r Brunellefco aveva lafciato il modello di quel fera- 
plice telajo di legnO , che prima ferviva per coro in 
Chiefa, con*intet\zione di farlo col tempo di marmo, 
con'la medefim^orma, raa con maggiore ornamento. 
Confiderava B ^ ^ o , oltre alle cofe fopraddette , ch’ 
egli avrebbe occafione in quefto coro di fare molten 
ftatue , e ftorie di marmo, e di bronzo nell’ altare 
fnaggiore, e intorno al coro, ed ancora in due per- 
gamij che dovevano cSere di marmo nel coro; e che

'■ ‘ le of-

G ll propone di
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ie otto facce pelJe parti di flora fi potevano n*l ba- 
iamento ornare di molte ftorie di bronzo, commefTe

iva di
jgeflb-

nell’ ornamento di marm^ . Sopra quefto pent 
fare un ordine di colonnf e di pilaftri, che reg_ 
no attorno attorno le cofnici, e quattro archi de’ .qna* 
li archi divifati fecondyJa crociera delJa Chiefk, uno 
fac f̂le 1’ entrata prin^ale > coi quale fi rlfcontrafle^ 
arco dell’ altar maggiore j pofto fopra cllb altare , e 
gU aJfri due fufiino da' laci > da man deftra uno j e 1’ 
altro da man finiltra, fotto- i quali due da’ lati dove- 
van(j eflere pofti i pergami. Sopra la cornice un or
dine di balauftri in cima j che giralTino le ott(î  faccS, 
e fopra i balauftri una grillanda di candellielS , per 
quafi incoronare di lumi ,il coro fecondo i tempi, co
me ferapre sJ^ra caftusfato innanzi, mentre , che vi 
fu il wodello dSjegno del iBrunellefco. Tutre quefte 
cofe mofirando 8\ccio al Duca, dicey^ che Sua Ec- 
cellenza, con 1’ eEtrata dell’ opera , 
del Piore, e degU%operaj di quella, 
ella per fua libcraltii aggiugnevebbe, teihpo
adornercbbe quel tempio, e gli acquiflereWe molta 
grandezza, e magnificenza, e confeguenteniente a tut- 
ta la Cftt^} per fITere effo di quella U principale.temT 
pio j e lafcerebbe di fe , in cotal fabbricaj cternaj ed 
onorata meiiRria; ed oltre a lutto quefto diceva, che 
Sua Eccellenza darebbe occaiione a Jui d’ afiaticarfi, 
e di fare molte buone opere, e belle, e raoftrando la 
fiia virtii, d’ acqurftarfi nomCj e fania ,ne’ pofteri j il 
che doveva effere caro a Sua Eccellenza j per effete 
Ini fuo fervitore , ed allevato dallaycafa*de’ Medici 
Con quefti difegtti, e parole molle fl^cio  il Duca , si 
che gl’ impofe , ch’ egli faceffe un mo f̂ello di tutto il A Ducd ade. 
coroj coDlentendo, che cotal fabbrica fi faceffe. Par* [or<y
tito Baccio dal Duca, fu con Giuliano_ di Baccio d’
^goolo flio architetto, e conferico il tutto feco , anda'*

N a rono
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rono iS ful luogo , ed e^aminata ogni cofa diligente-' 
Difegno del co-vi\ents y fi rifolverono di non ufcire della forma del mo- 

Filippo, ma di fegu^are quello, aggiugnendo- 
' 7̂ ppo °Bmael- folamcnte altri ornameotKi^i colonne, e di rifalti , e 
{fjki.  ̂ d’ arricchirlo quanto potevanoipiu , raanrenendogli il 

■ jdifegno, e la figura di prima . i ^ a  non le cofe affai, 
i mold o*rnamenti *fon quelli^he abbelUfcono, <̂ d 

arricchifcono le fabbriche, ma le buone, quantunque fia- 
no poche, fe fono ancora pofte ne’ Juoghi loro, e con 
la debita proporzione compofte infieme: quefte piaccio- 
noj e fono ammirate: e fatte con giud'zio dalP a t̂efi- 
ce, ricewono dipoi lode da> tutti gli altri. Queflo noq_ 
pare, clfe Giuliano, e Baccio conliderallino, ne ofler- 
vaffino, perch6 prefero un foggetto di molta opera, e 
lunga fatica y ma di poca grazTrpsome i a  1’ efperien- 
za dimoltrato. H difegno di Giuliano ly^me fi vede ) fu 
di fare nelle catenate di tutte le oi/o facce pilaftri, 

piegava_no/i Jli gli angoli, e I’ opera tutta di eom- 
e quefti pilaftri, j/ercĥ  nella pianta 

venivano'^wynie con tutta T opsrata  ̂ diminuire verfo 
il Centro d¥r coro, e non erano uguaii, venivano ne- 
ceffariamente a elTere larghi dalk parte di fuora, e_# 
ftretti di dentro , il che e fproporzione di mifura. E 
ripiegando il pilaftro fecondcr P angolo delle otto facce 
di dentro , le linee del centro lo ditninuTvano lanto, 
che la due colonne , le quali mettevano in mezzo il 
pilaftro da’ canti, lo facevano parere fottiJe, e accom* 
pagnavano con difgrazia eflb, e tutta quell’ opera, si 
nella parte di fuora, e il fimile in quella di dentro, 
ancorache v iT o lfe ^ ' mifura. Fece Giuliano parirnentc 
tntto il modellc^ell’ altars difeofto un braccio 
mezzo dall’ orn^mento del coro, fopra il quale Baccio 
fece poi di c-era un Crifto morto a giacere, con d u o  
angeii, de’ quaji uno gli teneva il braccio deftro, e con 
un ginocchio gli reggeva la tefta, e 1’ altro teneva i

mifte-
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mifterj deUa PaffioHC , e oc^pava la ftatua di'Cnfto 
qnafi tutto 1’ altare, si che appena celebrate vi fi fa- 
rebbe potutoj e penfav^^ fere quefta ftatua di circa , 
quattro braccia e mezztj^'ece ancora un rifelto d’ un 
piediftallo dietro all’ aware , appiccato con effb nel 
inezzo, con un feder^fopra il quaie pofe poi un Dio^ 
Padre a federe di braccia. le i, cht dava Ia*benedizioffej' 
e veniva accowpagnato da due altri angeli di braccia 
quattro I’ uno, che pofavano gino'cchione in fu’ canti’,c  
fine della predelja dell’ altare, al pari dove Dio Padre 
pof%va i piedi. Quefta predella era alta pin d’ un brae-, 
^'io, nella quale erano moJte fiorie della pa^one *di 
Gesu Crifto, che tutte dovevano ellere di bro?izo. In 
fu’ canti di quefta predella erano gli angeli Ibpraddctci, 
tutti e due gk^cchieri^ e tenevano ciafeono^in mano 
urj caudeliiere^V quali candellieri degU angeli accotn- 
pagnavano otto tKndellieri grand!, ^tqbracc/a tre o  
mezzo, che ovnaiano quell’ altare, 
l i , e Dio Padre Iba nel mezzo di !6f 
vano d’ un mezzoVbraccio dietro al Did'^gycre perpo- 
ter falire ad accenSere i iumi. Sotrd P arW, cbe fa- 
ceva rifeontro aU’ entrata principale del coro, ful ba* 
famentOjche girava intorno, dalla banda di fuoraave- 
va polio nel mezzo, fotto detto arco, 1’ albero del 
peccato-, al bronco, del quale era avvolfo P antico fer- 
pence; con la faccia umana in cima, e due figure^ 
ignude erano intorno- all’ albero , che una era AdamO', 
c P altra Eva . ( i)  Dalla banda di fuora del coro; 
dove dette figure voJtavano le facce,era per lunghez- 
za nelP inrbilamento un vano lungfe circa tre braccia, 
per farvi una ftoria , o di marmo^Na di bronzo della 
loro creazione,, pet feguitare neile "facte de’ bafamenti

dli
[rl Quejle due ftitue furono levate nel ly i l .  perche erano nude , 

e pojle nella. gran fala deferitta. qui Jopra, e in luago loro collocatovh 
un 'gruppo d' un Crijlo mono abbaqiato, e tirato molto avanti dal

B0~ -

fi a gU 
Rim?
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di'tutta’ quell’ opera, infinp al numero di 2i. ftorfa, ' 
tutte del Teftamento veccmo. E pe,r maggiore ricchez- 
za di quefto bafamento, rre’^acccoli, dove pofavano le 
colonne , e i pilaflri , aveva p t  ciafcuno fatto una fi- 

/ gura o veftita, o nuda, per al^ni profeti , per farli 
^ o i  di mavmo: (i) opera certa ,V  ̂ occafione grandifll- 
^nna'? e da pofer moftrawe tutto Tvagegno, e T arte4’ 

un perfetto maeftro, del quale non doveflfe raai pet 
Upprovato 'dal tempo alcuno fpegnerfi la m em o riaFii moftro al Dii- 
Puca. ca quefto modello, e ancqra doppj difegni fatti da_» 

Baccio 5 i quali si per la varietk, e quantita , conjo 
angora p»r la loro bellezza , percioccM Baccio lavora-^ 
va.di ceft fieramente, e dilegnava bene , piacquero a 
Sua Eccellenza, e ordin5 , che . f i  metteffb fubito mano 
a l  l a v o v o  d i  q u a d r o ,  v o l t a n d o v H m t t e  l e ^ e f e ,  c h e f a -  
c e v a  r  .O ^ p e r a ,  e o r d i n a n d o ,  c h e  g r ^  J^antltk d i m a r -  

'ComUhmJi^a-mi fi c o n d u c e l T e j f c  d a  C a r r a r a . B a c c i o / a n c o r ’  e g l i  c o -  
tut pc n c o ^ , - n d n c i 6 a  d a r e  w i i k i p i o  a l l e  f t a t u e  ,  q  le  p r i m e  f u r o n o

> cf^a^zava un braccio,_§lera grandequat-
;irca. Quefta figura f/  finita da Baccio, 

i riufci ftretta ne’ fiancni, e in altre par-
ttouSo., tro Draccr

roa pcrch i'_
ti con qualche difetto, la muto in un Baccoj il quale

• dette
Bonarroti, che fu V ultima fua fatica • Quejla muta îone guafio (Irana- 
mente il pen/iero di Baccio, che avcndo ' nella parte d f dietro raPpre- 
fcntato it delitto d’ Adamo, nella parte davanti rapprefentava ilrime- 
dio di effo ,  che fu la morte di Crijlo , e 1’ ajfolufoni, che per ejfa da- 
•va Dio at gentre umano • Dove ora davanti, e di dietro all’ altart f i  
rapprefenta la, morte di Crijio, V • la nota al Ripqfo del Bor^hini a 
c, 9 4 - dove e i’ ifcri{ione ,  che fu pojla fouo il gruppo fuddetto .

h i  II Richar^on tom. 3. a c. 73 dice, che que(li profeti furono in- 
tagliati da vccchi maejlrMi Firenze, come Jacopo Sanfovino, Gio- 
dell’ Opera, e Baccio s^dinelli- Credo bene, che i prirni due nelavo- 
rajferomolti, maddh^iile e chiaro, che tutti fonojatti ful difegno di 
Saccio , ,e fono in vero miracolofamente, eccellenti, Mold nefonoflati 

Jintagliati in rame dal sig- Morghcn.
Tutti fono Jlati formati ultimamente a ifimia , efpefe del Sig. 

■Bartolommeo Cavaceppi fcultore Romano , e ceLebre reftauratore di an- 
tiche flatuc; il quale ne tiene i getti e le forme nel proprio Studio irt 
Roma.*
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yette poi al Duca, e cgli llo  tenne in camera molti 
anni nel fuo palazzo, e fu/pofto poi , non e molro, 
nclle ftanze terrene, (fou^at>ita il Principe la State, 
dentro a una niccliia . iPteva parimente fatjto alia me- 
defima grandezza uh’ |Jva', che fedeva , la quale con- 
duflTe fino alia meta/'e reft5 indietro pgr cagione d’  ̂
iWamo, il quale elft doveva adcompagnare. E aĵ en** 
do dato principio a un altro Adanio di diverfa forma, 
e attitudine, gli bifogn6 mutare ancora Eva; e lapri- 
ina, che fedeva, fu convertita da lui in una Cerere, 
e k  decte all’ Illuftrilfinia Ducheffa Leonora , in com- 

► Jpagnia d’ un Apollo, ch’ egli aveva fatto; e*,Sua tc- 
cellenza lo fece mettere nella facciata del vivajo, che 
 ̂ nel giardiiio de’ Pitti., col difegno , e architetturadi 

Giorgio Va/jNd. Seguito Baccio quelle ^ae  ̂figure di 
Adamo, e d’ 0^  con grandiffima volonfa , penfando 
di latisfare all’ ^ iverfa le  , e agU art|fici , avendo fa- , 
tisfatco a fe fte^o ; e le fini, e lui^icon tutta la fea 
diligenza , e aff^ione. Melfe dipon\uefte^^fci£S^di 
Adamo, e d’ E v J neJ laogo lo w ,  e Ti^^te'^ebbero 
la mcdefima fonunac he  1’ altre fue c ^ , e furono prefe. 
con fonetti, e jon verfi latini ( i)  troppo crudelmente 
lacerate, avvengachfe il fenfo d’ uno diceva, cbe ficco- 
ine Adamoj e Eva, avendo con la loro difubbidienza 
vituperato il Paradifo, meritarono d’ effere cacciatV; 
cosi quelle figure vituperando la Terra, meritano d’ ef
fere cacciate fuori di Chicfa. Nondimeno le llatue fo- 
no proporzionate, ed hanno moke belle parti, e Gludblo delT 
pon  ̂ in loro quella grazia , che altrg volte s’ b det- autore< 
to, e ch’ egli non poteva dare cofe fue, hanno 
pero arte, e difegno tale, che m erino lode alfai. Fn 
domandato a una gentildonna, la quale s’ era pofia a

guar- ..
Ill 10 qumdo quefic Jlatue furono levate via , ma

poejie biafimarono folo il trafportaio. circa a quepe ftatue , ea- tuP- 
ta la fabbrica del prefente coro fi vegga il totno 2. , deile heuere piito^ 

iiche-
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guardare quefte flatue, dalalcuni gentiluomini quello, 
B d motto d'unachQ Ig parefle di quefti qorgi^igqudi ; rifpofe: Degli uo« 
Dama^ pQ,-, poifo dai'C giudizj^^ed eflendo pregata , che

della donna dicefl'e il parer luc^ rifpofe: che le pare- 
v a , che quell’ Eva avelTe due buonc parti da effero 
coqjmendata alTai, per^iocch^ ella e biancajC foda.In- 
gegnofauiente modrando di lodare*, biafimd coperft- 
mente) e morfe i’ artefice, e 1’ artifizio fuoj dando 
alia ftatua quelle lodi proprie de’ corpi femminili j le 
quali  ̂ neceffario intendcre della materia del marmo, 
e di lui fon vere, ma dell’ opera, e dell’ artifizio^o, 
petciocc^e P artifizio quelle lodi non Ipdano , Moftro  ̂
adunque'quella valente donna, che altro non fi poteva 

Statua d' fecondo lei lodare in quella ftatua the il marmo. Melfe di- 
Cri[io morto< poi man® ftatiaa di Crifto ra<Jrto, il quale

ancora non gli aufcendo, come fe I’^pa propofto, ef- 
fendo gik Innanli alfai, lo lafcip ftarl 
tito maimo) ne Icj/fincib pn altrp coj 

mfieme con i’ ange/
gamba'foftiSc a Grifto la tefta,e con la manounbrac- 
cip, e non reftb, che 1’ una, e 1’ altra figura fini del 
tutto, E daro ordine di porlo Ibpra •!’ aitare, riufa 
grande di maniera, che pccupando troppo del piano, 
non avanzava'/pazip all’ qperazioni del ^cerdote. E 

• ancorache quefta ftatua fone ragioneyole, e delle mi- 
gliori di Baccio, nondimeno non fi poteva faziare il 
■ popolp di diine male , e di ievarne i pezzi, non meno 
tutta V altra gente, che 1 pteq . Gpnofcendo Baccio, 
che lo fcopriri 1’ osere imperfette nuoce alia fama de- 
■gli artefici nel giu^io  di tutti colpro, i quali p noA 
ibno della prpfeiimne , o non fe n’ intendpno, o non 
hanno vedtito i modelli; per accompagnare la ftatua di 
Crifto, e finite I’ altarc ft rifoly^ a fare la ftatua di Dio 
Padre, per la quale era yenuto un marmo da Carrara 
belli/fimo. Gia J ’ aveva condotto affai innanzi, e fattd

niezzQ .

e prefo un al- 
attitudine diver. 

1, che con una_.
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Duca , ed a BaccIo parend/ ancor'a che egli avefle Ed aim rlmd̂ . 
qualche difetto, lo , come s’ era , e cos\ imgerfate.

i ancora fi trova nell’ op^Sf Non fi curava del diredel- 
' legenti, ma attendeva^a farfi ricco , ed a comp rare 
»^polTeflioni. Nel poggio di Fiefole comperd un beJlifli-. 

m® podere j chiamat® lo Spinelh?, e nel* piano fopra 
S. Salvi ful flume d’ AfFrico un altro con belliffiaio ca- 
famentoj chiamato il Cantone, e nclla via dc’ Ginori 
una gran cafa , la quale il Duca con danari, e favori

J;liiece avere. Ma Baccio, avendo acconcio lo ftato 
iio , poeo fi curava oramai di' fare, c d’ affaticar'fi; 

ed effendo la fepoltura del Sig. Giovanni impAfetta, e 
r  udienza della fala coniinciata, ed il coro, e V altare 
addietrp, poco fi curava del dire altrui, biafimo, 
che percid gli dato. Ma pure avendo murato 1* 
altare, e pofto Nimbafamento di marmo, dove dove* 
va flare la ftatua\di Dio Padre, avendobe fatto un mo- 
dello j finalrtiente\a coinincid, e tenenj^ovi 
andava lentamente feguitando. Veane in^sod^iorni di 
Francia Benvenuto Cellini, il quale a v e ^  fervito il GaripaBac- 
R e Francefco nelle cofe deli’ orefice, di che egli era 
ne’ fuoi tempi il piCi famofo , e nel getto di bronzo, tore,, 
aveva a quel Re fatto alciine cofe; ed egli fu introdot- 
to al Duca*Cofimo, il quale defiderando d’ ornare la 
Citt4 , fece a lui arxora molte carezze, e favori . Det- 
tegli a fare una ftatua di bronzo, di cinque braccia iri 
circa, d’ un Perfeo ignudo, il quale pofava fopra una 
femmina ignuda, fatta per Medufa, alia quale aveva 
tagliato la tefta, per porlo fotto isno dd*gli archi. della 
loggia di piazza. Benvenuto, metKiw , che faceva il 
Perfeo, ancora dell’ altre cofe faceva al Duca. Ma co
me avviene, che il figulo fempre invidia, e noja il fi- 
iulo, e lo fcultore 1’ altro fcultore, non potette BaccIo 
Ibpportare i fgvori vat] fatti a Benvenuto . Parevagli 

STem. F, O anco-

iJ iid  di jsaij 
in cumulaf* 
it»t
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ancora ftrana cofa , ch’ elU fuffe cosi io un tratto di 
orePce riufcito fciiltore; capiva ndP animo , ch*
eg li, che foleva fare tneoa^ ^  , e figure piccole , po- 
tefle condurre coloffi ora, e^ ^ an ti. potette il fud 
anirao occultare Baccio, ma lo fcoperfc del tutto, e 

,trcy6 chi jglurifpofe ;,perch6 dicendo Baccid a Benve-* 
nuto, in prefenza del Duca, moltc''parole delle fue m8r- 
daci, Benvenuto, che nort era inanco fiero di lu i, vô  
leva, che la cofa andafle del pari. E fpelTo ragionan- 
do delle cofe dell* arte, e delle loro fitoptie > notandd 
1 difetti di quelle, fi dicevano 1’ uno all’ altro prftole 
yitupet^lfime in prefehza del Duca; ,il quale, perch^ 
he piglftva piacere , conofcendo ne’ lor detti mordaci 
ingegup veramente, ed acutezza, gli avdva dato campo 
franco*, d H^enza , che ciafcuno diccffib all’ al»ro ci6 
ch’ fgli Voleva dinanzi a lui, ( i)  niW^uora non fe ne 
tene^e conto. ^ e fta  gara, o piuttol® nimidzia fu ca- 
g jon e. che Baccio follecito lo DiojPadrc ; ma nom. 
amitlCT^^li^ifd dal Duca que’ favofi, che prima fo
leva , s’ ajij^va percid corceggiando , e fervendo l i  
DuchefiTa. Un giorno fra gli aim indrden'dofi ai folito, 
e fcoprendo molte cofe de’ fatti loro,•Benvenuto guar  ̂
dando, e minacdaado Baccio, dilfe: Provvediti Baccid 
d’ un altro Mondo, che di qucfto ti yoglia cavare ib i 
Rifpofe Baccio: Fa’ , che io lo fappia nn_ di ihnahzi, 
si ch’ lo mi cohfdli, e faccia teftamento, e non' muo- 
;a come una beftia, come fei tu.. Per la qual cofa il 
D uca, poi che molti tticfi ebbe prefo fpalTo del facto 
loro, pofe loro filenzio, temendo di qualche mal fine, 
e fece far lor© ur^ritratto grande della fua tefla fino 
alia cintura, che^uno, e 1’ altro fi g'ettalfe di' bronzo, 
acciocche chi facelTe meglio aveflfe V onore, In quefti'

tra-''''
. \ i \  CAi vuol/entire l’ atroci co/c , che quefli due cervdlt flrani\
'e hellenti f i dicevano tra loro, la. vita di Benvenuto Cellini
fuitta da fe fleffo,  doye foao riponau tutte quefie merdackd Hiinutat 
mnt< 4 ttrt>
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travagli, ed emulazioni fini Aaccio il fuo Dia Padre, il "  
quale ordind, che fi meteciy in Chiefa fopra la bafa ,stJtua . 
accanto all’ altare. Queft^jl^ra era veftita, 
cia fei alta, e la m ur6,^^ni del tutto; ma per non 
la laiciare fcompagnata ^atto venire da Roma Vincen* 
zio de’ Roffi j fcultore fuo creato, volendo nelP altare, 
ti^to quello, che mancava di marmo, farlodf teyra j fi ftcc ■ 
ajutare da Vincenzio a finite i due angioli, che tengeo® 
i candelJieri in fu’ caati, e la maggior parte delle fipr 
Tie della predella, e balamento. Mcflb dipoi ogni cofa 
fopja l’ altare, acciocchi fi vedefle, comeavevaaftardU 
^ne del fuo layoro, fi sforzava, che’i Duca I©»yenifl5 a 
vedere, innanzi ch’ egli lo fcoprilTe. Ma il JD^a non 
voile mai andare, ed elTendone prcgato dalla 'touchel^ 
fa , la quale in cid favoriva Baccio, non f w k f ^  per6 
mai piegare il Duca,'e non andij a vedeiipj 1kd(%ato, 
pcrchd di tanti Wvori Baccio non aveva mai finlroneL/ 
alcuno, ed egli pure 1’ aveva fatto riccoj  e gli aveva, 
conodio.de’ Cittadini, fatto molte grazie,.e^jpnoja* 
tolo molto . Con tutto'quello andava S«u> iC^llenza 
penfandq d’ ajutare Clemente figliuolo naturale di Bac
cio, e giovane valente, il quale aveva acquiftato aflai 
nel difegno, pcrlhl: e’ doveffe toccaie a lui col tempo 
a finite T  opere del padre. In quefto mcdefi mo tempo, 
che fu P an«io 1554. venne da Roma, dove fervivaPa
pa Giulio III. Giorgio Vafari ^retino ,p e r iervire fuau. 
Eccellenza in molte cofe, ch’ ella aveva jn anirao <ii 
fare , c particolarmente in innovate di fabbriche, ed or- 
nare il palazzo di piazza, e fare la fala grande, com® 
s’ e dipoi veduto, Giorgio Vafari dipoi t ’ annofeguen- 
te coiidnlTe da Roma , ed acconcia\col Duca Barto
lommeo Ammannati fcultore, per fa‘fe P altra facciata 
dirimpetto all’ udienza, cominciata da Baccio in detta 
fala, ed una fonte nel mezzo di- detta facciata : q fu- 
hito fu dato principlo a fare una, parte delle ftatue,  che

Q i  vi ‘
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vi andavano. Conobbe Blccio ? che ’1 Duca non vo- 
’Sdegno'di Bac* leva CctvitCi piu di lu i, .adoperava altri ;  diche

avendo grande d ifp i^ ^ u  e dolore, era diventato 
^hgava*altri\^^ ftrano j 6 faftidiofo, che rSkin cafa, fuora non 

* poteva alcuno converfare con lu i : ed a Clemente fuo 
figliuolo ufava molte ftranezze, e lo faceva patire 
ogf5i cofa. Per quefto *Clemente avendo fatto di tesra ' 
una Celia grande di fua Eccellenza, per farla di mar- 
mo per la ftatua dell’ udienza, chiefe liccnza al Duca 
di partirfi per andare a Roma, per le ftranezze del 
padre. II Duca diffe, che non gli mancherebbe. Jac- 
cio nell^partita di Clemente, che gli chiefe licenza„ 

ClementefigVmo~̂ on gU/voUe dar nulla, benche gli folfe in Firenze 
lodiMMciofi di graMe ajuto, ch’ era quel -giovane le braccia di 
pdrtedalui. B acc i/iq  <^ni,bilbgno;  nondimeno non fi curb, che 

fe g jf levafle dinanzi. Arrivato il s^Vane a Roma 
contro a tempo, si per gU ftudj, e ^  per i difordini, 
il medefimo anno fi niori, lafeiando in Firenze di fuo, 
qiw jfiA ^a , una tclla del Duca Cofimo di marmq, la
? uale Bacc'rt»*poi pofe fopra Ja porta principale di ca- 

a fua nella via de’ Ginori, ed 6 belleffima. ( i)  La- 
fci6 aricora Clemente molto innanzi yn Crifto morto, 
eh’ h retto da Nicodemo, il qual Nicodeino b Baccio 
litratto di naturale: le quali llatue, che fô no affaibuo- 
jne, Baccio pole nella Chiefa dc’ Servi, come al fuo 
Juogo diremo. Fu di grandiflima perdita la morte di 
Clemente a Baccio, e all’ arte, ed egli lo conobbe poi

__ che fu morto. Scoperfe Baccio 1’ altarc di S. Maria-.
SutuddeiDio del Fiore, e la ftatua di Dio Padre fu biafimata: (z) 
fadre biafimats.i> altare s’ t  r f̂tato^con quell© , che s* k racconto di 

fopra, nb vi fi h f&tto poi altro, ma s’ b attefo a fe- 
guitare il coro. Erafi inolti anni innanzi cavato a Car

rara
It] r i  i  anco di fte fen ta
\l\ Fu biafimata a ragi«ne", perchi V attitudinee mefehina, flante  ̂

■fhi^edt troppe bajjb, e la barba, e i  capelli fembrano tanu^Je^    
 



ID1 BaCCIO BANDINEI.tt.' io^

rara un gran pCzzo di man
zo, e largo braccia cinqu6

alto bracda diecie mez- 
_  el quale avuto Baccio-1’ 

avvifo, cavalcd a Carra^^e^dette al padrone, di cui 
egU era, fcudi cinquantjPper arra, e fattone contratto, 
torno a Fiorenza, e fu tanto intorno al Duca, cheper 

“mezzo della Duchefla ottcnne di fame mi gigantc^ il 
qimle dovefTe mctterfi in piazza liil canto, dove era ii 
Hone, nel quale luogo fi facefle una gran fonte, c h o  
gittafle acqua, ncl mezzo della quale fulTe Nettunno 
fopra il fuo carro, tirato da cavalli' marini, c doveffe 
cavsrfi quefta figura di quefto marrao. Di quefta figura 
^ece Baccio piii d’ un modello, e moftratigli a-tSuaEc- 
cellenza, ftettefi la cofa fenza fare altro fino/AlF an- 
no 1559. nel qual tempo il padrone del mar^lo^^nuto 
da Carrara, chiedeva d’ effer^pagato delieRan*e^cbfi 
renderebbe gli Icudi 50. per romperlo in pid pezzj^o 
fame danari, perchb aveva "molte chiefte. Fu ordtnato 
dal Duca a Giorgio Vafari, che facefle pagare il mar- 
mo. 11 che mtefofi per 1’ arte; e che il T)uca/i(Jnave
va ancora dato libero il marmo a Baccio, ti rifenti Ben
venuto, e panmenfe 1’ Ammannato, pregando ciafche- 
duno di loro il Duca, di fare un modello a concorren- 
za di Baccio , e che fua Eccellenza fi .degnaCfe di da-̂  
re il marmo a colui, che nel modello moftraffe mag- 
gior virth. Non negd il Duca, a nelfiino ilfare il mo-, 
dello, ne tolfe la fperanza, che chi fi portava meglio, 
non potefle eflerne il facitore . ConofcevailDuca, che

la

Baccii}- fermd 
un m^rmo per 
f*rne ungigan-, 
■\Ja.vorTe nel%

nafcono 
contefe con al~ 
trifcultori^

ficelle, e fbno unto fondi i loro trafori , che fa^no un’ ofcurita odlô  
fi a rimirar/t • Lafcio di conjiderare •, quanto fiia male il vedere full' 
altare principale d’ una mctropolitanit quella flatua gigantefca ifolata ,  
quanda la S- ehiefa per piu di fecolt non ha permeffo di met- 
tervi nitnte, e piu la llatua di Deo Padre, che i SS. Padri noavo-i 
levano, che fi rapprejentajfe nl in pittura, ne inifcultiira: ienche'era- 
non militino piii gli fieffi motiyi, 14  ̂generalmenee parlando le flatus, 
non iflanno hene fu gli altari ,  poHndo rifvegliar nellt menti ie‘ fi-. 
guardanti una fpecie di culto irrsgolare.
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la virtii f 6 ’1 giudicio', dl’ j difegno (i) di Baccio era 
ancora raeglio di neflunc^fcultore di quelli, che lo 
fervivano, pur eh’ egli a^^H ^oIuto durar fatica; ed 
aveva cara quefta concorren5 i|^ er incitare Baccio, a 
portarfi mcglio, e fare quel clr egli. poteva; il quale 
ve^jJtafi addqlfo quefta concorrenzaj n’ , ebbe grandif-, 
fimo travaglio» dubitando piii della difgrazia del Ducg , 
che d’. altra cofa, e di nuovo fi meffe a far modelli. 
Era intorho alia Pucheffa affiduq j . con la quale oper6 
tanto Baccio} che ottcnne d* andare a, Carrara per da
re .ordinCj che il marmo fi conduceffe a Firenze ..Ar* 
rivafo a t Carrara j fece fceraare il marmo tanto, fe-̂  
condo egli aveva difegnato di fare j , che lo ridufle* 
mqlto yrae|chiBO, e tolfe - !’ ■ occafione a fe, ed a gli 
alfjtiScd. i r  poter fame omai opera molto beUa, e 
raag^fica'. Ritornato a Firenze, fu Jungo combatti- 
menco tra Benvenuto, e lui, dicendo Benvenuto al 
Duca, che Baccio aveva guafto U marmo, innanzi ch* 
egli 1’ Sfv f̂fe ^occo. Finalmente la Ducheifa oper6 tan
to , che ’ 1 marmo fu fuo j e di gii s’ era ord'inato, ch’ 
egli fofe condotto da Carrara aJJa -marina, e prepa- 
rato gli ordini della barca, che lo epndufle fu per Ar
no fino a Signa. Fece ancora Baccio murare nella log
gia di piazza una ftanza periavorarvi dentro il marmo. 
Ed in quefto mezzo aveya me^o mano a*fare cartoni 
per fare dipignere alcuni quadri, che doyevano prnare 
le ftanze del paiazzo de’ Pitti. Quefti quadri furono

dipin-

[il II  dlfegnp̂  iefBaniindlo tra etrtamtnte mlgliore di tutti gli 
altri ,  mada virtii, e il giudiiio non pare da quel che fi legge in que- 
fia Vita, e dalle file opere» £  quanto al jpoco giudiî io lo tnofiro in 
queflo ftefo fatto f quarido a Carrara fecejeemare il marmo, al con~ 
trarip di quel ehe fece fl Bonarroti nel 'Gavid, che da quel marma 

* abboigato alia peeeip, ficavo la rnaggiere [lama, che fuppffbtlf y J
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da un gipvane chiamJo Andrea del Minga, ( i)  ^uniouJlit- 
il quale maneggiava alfai a^onciamente i color! J Ld loriti da An̂  
ftorie dipinte ne’ quadri^urono la creazlone d’ Ada-. 
mo, e d’ Eva, e 1’ cacclati' dall’ Angelo di Pai' "
r̂adifo; un Noe, ed un Moise coft le tavole, i quail fi- 

gU don6 poi'alia Duchefla jcercando il favors dl 
lef nelle fue difficulra, e controverfie • E nel vero. le 
non fulTe ftata quelld Signora, che lo tenne -in pife/ e- 
lo amava per la virtu fua, Baccio farebbe cafcato af« 
fatto, cd avrebbd interamente perduta la grazia del Du-’ 
ca * •Servivafi ahcora la Duchefla aflai di Baccio nel 
giardino de’ Pitti, dov’ ella avcva fatto fare wia grot* lavorldl saĉ  
ta plena di tartarij e di Ipugne cbngelatd daiw acqtia nd gtarfi 
dentrovi una fontapa, ddvd Baccio aveva fa y o ^ ”'’"' ‘
re di mat-mo,a Giovanni FancelU (2) fuo create 
lo grande, ed alcune Capre, quanto U vivo, che 
no acqua, e parilnente, col modello fatto da fe 
per un vivajo un villano, che vota un barile pieHo d’ 
acqua. Pei quelle cofe la Duche/Ia di contjnuo^utava, 
fe favoriva Baccio appreffb al Duca , il quale aveva da- 
to licenza Ena/inente a Baccio, che comincialTe il mo- 
dd/o grande del «Nettuno, pefr' lo che egU rhandb di 
nuovo a Roma per Vincenzio de’ Rofli, che gik s’ era 
partito di Firenze con intenzione , the gli ajutafle a . 
condurlo. Mentre, die quefte coCs ft andavano 
parando, vennfe volonta a Baccio di finire qudla fta'tua moito,\ lari- 
di Crvfto indrtb‘tenuto da'Niccodemo, il quale Cls -̂pone in una 
mente fuo figliuolo aveva tirato'" intianzi'; perCiocchfe 
aveva intefo, che a'Roitia'U'Bonarroto »e finiva uno

il tura.„ •
111 Andrea del Miriga fect tin 'quadra nell' efequie del Bdnarrbti  ̂

lodato dal Vafari‘ , l l  P. OrlatidiAioe che fu  compagno di ejfo Bonar- 
TOti nella Jcuola del Grillandajo, il che mi f i  unde difficile a credere , 
perche'eSendo fopravyivuto a Michelagnolo, farebbe ftato nonagenario , 
quanii ftce il epiadro per le fue efequie, ,  e per confeguerA â farebbe fa -  
[a molt'O debole, e non degriO delle lodi del vafari •

111 Di jUefg FutlceUi non ho trovatô  vemtia notffia •
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n quale aveva cominciatolin un marmo grande, dove 
orano cinque figure, per ^ t terlo inS. Marla Maggiore 
alia fua Sepoltura . A qu?T»concorrenzaBacciofi inef- 

4e a lavorare il fuo con Ggm%ccuratezza, e con aju- 
ti, tanto che Jo fim,,(i) Ed ^dava cercpdo in que- 
>fto mezzo pej le Chiefc principali di Firenze d’ un' 
, luogo j dov’ egli poteffe collocarlo, e farvi per Te ixia 
fepoltura . Ma non trovando luogo , che lo contentafle 
per fepoltura , fi rifolvfe a una cappclla nella Chiefa de’ 
Servijda quale fe della famiglia de’ Pazzi. I padroni 
di .quefta Cappella, pregati dalla Duchefla, concadet- 
tero il teogo a,Baccio j fenza fpodeftarfi del padrona-i 
to, c d^e infegne, che vi erano di cafa loro: e fo- 
laments \li ,concedettero, ch} egli facelfe un altare 
^ e fopra quello naetteffe le dette ftatue, e
^J^cefle la fepoltura a’ piedi. Convenne ancora poi 
co r̂ati di quel convento dell’ altre cofe appartenenti 
air uffiziarla. In quefto mezzo faceva Baccio murare 
r altare, ed il bafamento di marmo, per mettervi fu 
quelle ftatue* e finitolo, difegnd mettere in quella fc* 
poltura, dove voleva efler wefTo egli, e la fua raoglie, 
1’ ofla di Michelagnold fuo padre, Î quali aveva nel
la medAlima Chiefa fatto porre, quando e’ mori, in un 
depofito. Quelle ofla di fuo padre egli di fua mano 
voile pietofamente roetfere in detta fepoltura; dove 
avvenne, che Baccio, o che egli piglialTe dilpiacerc, 
cd alterazione d’ animo nel maneggiar ]’, ofta di fuo pa
dre, o che troppo s’ affaticalTe nel tramutarc quelE 
ofla con Je Qropne mani, e nel mutare i marmi, o 
1’ uno, e 1 altro infieme, li travaglid di maniera, che 

vi-fentcndofi male,-e andatofene a cafa, e ogni di piu 
fa di rfA-̂ ggravando il male, in, otto giorni fi morl, eflcndo 

d’ Cti d' anni 72, cflendo ftato fino alf oxa robufto,
efie-

h] Quejlo c ilgrtppo,cht 'non ttminato del tuttofu pofla in duotn̂ pi luogo d‘ 4-imo, e d’ Eyâ  eomefi i dettp di fopra ̂
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"V i t a  m  B a c c i o  B A N D i N E i t r ' *1?
e ficroj fcnza aver mai prolato tanti mali, iflentre ch* 
ei viirc. Fu fepolto con on^ate efequiej e pofto al- 
lato air ofla del padre fbpraddetta fepoltura di 
lui medefimo lavorata ̂ ^clla quale e quefto epical 
fio:

D. O. *M,
BACCIVS BANDINELL. DIVI TACOBI EQVES 

SVB HAG SERVATORIS IMAGINE 
A SE EXPRESSA, CVM lACOBA DONIA 

VXORE QVIESGIT AN. S. MDLIX.
•-

Lafci6 Egliuoli mafehi, e femmine, qu^ furoiio 
eredi di moke facoldj di terreni, di cafe,je^ dana- 
ri, le quali egli lafci6 loro : ed al Mondo. lafejA 1*  ̂ . ,7- . 
opere da noL deferitte di fcultura , e mold dileSnl^ ionMmi.’'"' 
gran numero j i quali fono appreflb i figliuoJi, \nel 
noftro libro ne fono di penna > e di matita akuni jVhe 
non fi pu6 certamente far meglio. Rimafe il marmo ,
•del gigante in raaggior conte/a che mai*, perche Ben- Conira(ii «»- 
-venuto era fempre intorno al Duca, e per .virtd '̂̂ Jcuitonĵ prail 
tnoddlo piccolô  che*egli aveva fatto, voleva che ’ 1 murmo dd gi- 
DuCa glielo defle . Dan’ altra parte P Ammannato, Ufciata 
come quello, ch’ cra fcultore di marmi, e fperimenta- 
to in quell? pid che Benvenuto , per moJte cagioni 
giudicava, che a lui s’ appartenê e queft’ opera. Av« 
venne, che a Giorgio hifognd andare a Roma col Car* 
dinale figliuolo del Duca , quando prefe il cappello, 
al quale avendo I* Ammannato dato un modelletto di 
cera, fccondo che egli defiderava di cavare del mar* 
mo quella figuta , ed un legno , come era appunto 
groffb, c Iungo,e largo, e bieco quel marmo, ac- 
cioccĥ  Giorgio lo raollrafle a Roma a Michelagnolo 
Bonarroti, perche egli ne diccfle il parere fuoj e cosi 
xnovelfe il Duca a dargli il marmo, il che tutto fecc 
Tew. V, t  Gior-
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Giorgio volentieri ; q u e ^  fu cagione, che il Duca 
Joette commiflione, che <J^afT e un arco della loggia 
mella piazza, e che 1’ Amnl^hnato facefle un modcllo 
grande, quanto aveva a e f l ^  il gigante. Intefo ci6 
Benvenuto, tutto in furia cavalco ^ ^ ifa , dove era il 
Dt*ca, dove \3icendo lu i, che non poteva comportarc, 
che la virtii fua foffie conculcata da chi era da maffco 
di lu i, e che defiderava di fare a concorrenza dell* 
Ainmannato un modello grande nel medefimo luogo ; 
voile il Duca contentarlo, e gli concedette , ch’ e’ Ci 
tifraflTe y altr’ arco della loggia, e fece dare a B*nve- 
nuto 1^'materie , acciocch^ facefle, come egli volevaj 
il m o J^ o  grande a concorrenza dell’ Ammannato. 
MenLi^ ohe quefti maeftri attendevano a fare quefti 

i,*e che avevano ferrato le loro ftanze, ficchfe 
n6 ̂  uno, ne 1’ altro poteva vedere cid ,- che il com- 
pagno faceva , benchd foflero appiccate inlierae lt-» 
llanze, fi defto maeftro Ci) Gio. Bologna Fiaramingo 
feuitore, giogane di v iitd , e di fierezza non menoche 
alcuno degli altri. Coftui flando col Sig. Don France- 
fco , Principe di Fiorenza, chiefe a Sua Fccellenza di 
poter fare un gigante, che fer^ifle per modeilo, della 
medefima grandezza del marmo, ed il Principe cid gli 
concedette. Non penfava gia maeftro Gio. Bologna d* 
avere a fare il gigante di marmo, ma voleva almeno 
moftrare la fua virrd, e farfi tenere quello, ch* egli 

ôncorrentlnei exz, Avuta la licenza dal Principe , comincid ancor’ 
^kanu fmUi. modello nel convento di Santa Croce. Non

* ’ voile mancar# di concorrere con quefti tre Vincenzio
Danti Perugino, feuitore giovane di minore et  ̂di tut- 
t i , non per ottenere il marmo , ma per moftrare 1* 
animoftta, e I’ ingegno fao< Cosl meftbfi a layoraredi

fuo

111 Quefli dlvento pol qutll' tccelteiUe, t  fatnefo fcultort, cht: 
'ognuno f a , la mi Vita f i  pub leggere nel Ripofo del ^orghini « C4fft 
(♦ 78. e nil part, del 4,
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fuo nelle cafe di M. AleflfanAo di M. Ottaviano de*
Medici, condufle un modell^con molte buone parti, 
grande come gli altri. Fin^iy inodelli, and6 il Duca 
a vedere quello dell’ Amj^Pinato, e quello di Benvc- 
muto, e piaciutogli piu ^ d lo  dell’ Animannato , che 
quello di Benvenu£0i(r‘fi rifolvfc , che 1’ Amraannato 
av^e il marmo, e facefle il gigante, pevch  ̂ era }^u 
siovane di Benvenuto, e pifi pratico ne’ marmi di lu i.
Aggiunfe all’ inclinazione del Duca Giorgio Vafari, il 
quale con Sua Eecellenza fece molti baotsi uffizj per 
I’ Ammannato, vedendolo, oltre al Taper fuo, pronto 
a durare ogni fatica, e fperando, che per le fue maai 
fi vedrebbe un’ opera eccellente finita in breve^tempo.
Non voile il Duca allcra vedere il modello, ®  mae. 
ftro Gio. Bologna, perch^, non avendo vcdi’ito' 
lavoro alcuno di marmo , non gU pareva , cl*e 
potefle per ia prima fidare cosi grande imprefajlan- 
corach  ̂ da mold artefici, e da altri uomini di giudxio 
intendeCfe, che ’ 1 modello di coflui era in moke parti 
migliore, che gli altri; ma fe Baccio fofl  ̂ ftato vivo, 
non farebbono Bate tra que’ macRii tante contefe^,, 
perch^ a lui ienza dubbio farebbe tocco a fare iL mo- 
dello di terra, e *il gigante di marmo . Quefta opera 
adunque tolfe a lui la morte, ma la medefima gU det- 
te non piccoia gloria, perch^ fece vedere m rima/̂  in-
tio modelli, de’ quali fu cagione il non e f o  vivoferioriaBactio, 
Baccio, che e’ fi faceffino, quanto era migliore il di- 
fegno, e ’J giudicio , e la virtii di colui, che p o fo  
Ercole, e Cacco quafi vivi nel marmo in piazza; la 
bontil della quale opera molto pi6 hantip fcopcrta, e 
illuilrata 1* opere, le quali dopo la morte di Baccio 
banno fatte quefti altri; i quali benchd ft fiano porta- 
ti laudabilmente, non perd hanno potato aggiugncre 
al buono, e al bcllo, che pofe egli nell’ opera fua. Il 
J)uca Cofirao poi nelle nozze della Reina Giovannad’

1? z AU'
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. Auftria fua q u o ra , dopo l l  morte di Baccio fette anni 

Ribbrica mlla fatto Delia fala grande \^ n ire 1’ udienza, della qua- 
‘terminTtaĴ  abbiamo ragionato di cominciata da Baccio,

dal rajarh c di ta l finimento ha v o lu tcv^he  fia Giorgio Vafari, 
il quale ha cerco con ogni diligenza di rirnediare a_. 
nioifi difetti ,,che (arebbero fta tv n 1 ^ # a , s’ ella ii fe 
gu irava,  ̂ ^  ̂*
dine fuo

e fi finiva fecondo il principio, c primo qf> 
Cosi quell’ opera imperfetta, con I’ ajato di

D io , s’  ̂ condotta ora al fine, ed effi arricchica nelle 
fue rivolte, con 1’ aggiunta di nicchie, e di pilaftri, e 
di.ftatue, pofte ne’ luoghi loro. Dove'ancora, peĵ chi 
era mei3  bieca , e fuor di fquadra, fiamo andati pa-̂  
leggian ^la, quanto e ftato poifibile, c 1’ abbiamo al- 
zata ajjl&i con un corridore fbpra di colonne Tofcane:
__fatiia di Leone cominciata da Baccio, Vincenzio

de’ Rofii fuo creato 1’ ha finita. Oltre a ci6  ̂ ftata 
que^ opera ornata di fregiature piene di ftucchi, con 
moite figure grandi, e piccole, e cqn imprefe, e altri 
ornamenti di varie forte ; e fotto le nicchie ne’ parti- 
menti delle v?>lte fi fono fatti mold fpartimenti varj 
di ftucchi, e moite belle invenzioni d’ inragli; Je qua- 
li cofe tutte hanno di maniera arricchita queii’ opera, 
che ha mutato forma, e acquiftato pui grazia , e beZ- 
lezza aflai. Imperocchfe, dove fecondo il difegno di 
prima, eflendo il tetto della fala alto brjfccia z i, 1* 
udienza non s’ alzava piii, che i8. braccia, si chetra 
elTa, c ’1 tetto vecchio era un vano in mezzo di brac
cia tre ; ora, fecondo 1’ ordine noftro, il tetto della^ 
fala s’ e alzatj tanto, che fopra il tetto vecchio & ito 
dodici braccia, e fopra 1’ udienza di Baccio, cdi Giu- 
liano braccia quindici; cosi trentatre braccia e alto il 
tetto ora della fala. E  fu certamentc grande animo 
quello del Duca Cofimo a rifolverfi di fare finite, pec 
le nozze fopraddette, tutta quefta opera in tempo di 
cinque mefi, alia quale raancava piu del terzo, voien-

dola
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dola condurre a perfezione , fe infino a quel termine 
dov’ cUa era allora, era arrjrata in piu di quindici an- 
ni. Ma non folo Sua 'Ecc^ffltia. fece finire del tutto 1* 
opera di Baccio, ma il ancora di quel» che avev» 
ordinato Giorgio Valari,Tipigliand(? dal bafamento jche 
ricorre fopva tutta-qfWTopera, con un ricintb di balau- 
ftr»ne’ vani, che fa un- corridore; che paua fopra qife- 
fto lavoro della fala, e vede di fliori la piazza , e di 
dentro tutta la fala. Cosi potranno i Principi, e Si«< 
gnori flare a vedere fenza effere veduti j tutte Ic fefte, 
che «i fi faranni, con molto comodo loroj e piacerei 
8 ritirarfi poi nole camere, e camminare per 4s fcafc 
fegrete, e pubbTiche per tutte le ftanze del p^lazzo. 
Nondimeno a moiti e difpiaciuto il non averevin un’ 
opera si bella, e si grande melTo in ifquadra 
voro, e molfi avrebbono voluto fmuratlo j e nmuranT 
poi in ifquadra. Ma h ftato giudicatOj che e’ fia meS e-

3'glio il feguitare cos'i quel lavoro, per non parere 
ligno contro a Baccio , e profontaofo; e avrenimo di- 
nioftro) ch’ e’ non ci ba/laffe J’ animo di dbrreggere gli 
crrori, e mancamenti trovati, e fatti da altri. Ma tor- 
nando a Baccio, ^iciamp , che le virtu fuc fono ftate 
fempre conofciute in vita, tna imolto piu faranno co- 
nofciute, e defiderate dopola morte. E molto pill ^ '̂CoflumidiBac- 
cora farebbe •egli ftato vivendo conolciuto quello, ch’ do. 
era, e amato, fe dalla Natura avefle avuto grazia d’ 
elTere piii piacevole, e piii cortele; perchb 1’ effete U 
contrario, e molto villano di parole gli toglieva la_. 
grazia delle perfone, e ofcurava le fue virth, e face- 
va, che dalla gente erano con maP aniillo, e occhio 
bieco guardate 1’ opere fue , e perci6 non potevano 
mi piacere. E atveorchfe egli ferviflTe quefto, e quel 
Signore, e fapefle fervire per la fua virtd, faceva non- 
diineno i fervizj con tanta mala grazia, che niuno era;|,
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che grade di dd gli fapeffe. Ancora il dire lempr^^ 
male; e biafimare le cofe A altri era cagione, che nef- 
funo lo poceva patire, e d»lkjRltri gli poteva renderc 
il cambio j gli era renduto a c » p io ; e ne’ magiftrati, 
fenza rifpetto, a’ cittadini dicesa villania, e da loro 
ne riceve pariijiente. Piativa, r ttn'gniii.i d’ ogni cofa_» 
volentieri, e continuafliente vifle in piati j e .di cid 
pareva, che trionfafle* Ma perch^ il fuo difegnare* 

Pê cttijfimondiX che fi vede j ch’ egli piii che ad altro attefe, futa- 
dlfigno. l e ; e di tanta bond, che fupera ogni fuo difetto di 

ratura j e lo fa conofeere per uomo raA di queft’ ar- 
te , noi Aercid non folamente lo anncAeriamo tr f  i 
maggiori^ raa fetnpre abbiamo avuto ri^petto all’ ope- 
re ?ue ^ e cerco abbiamo non di guaftarle, ma di fi- 
n i r j g < €  4 i  f a r e  l o r o  d n o r e ;  i m p e r o c c h ^  c i  p a r e ,  c h e  
i i a c c i o  v e r a m e n t e  f i a  d i  q u e l l i  u n o ,  c h e  o n o r a t a  l o d o  
m e r i f a n o  ,  e  f a m a  e t e r n a .  A b b i a m o  r i f e r v a t o  n e l l ’  u l 
t i m o  d i  f a r  m e n z i o n e  d e l  f u o  c o g n o m e  ,  p e r c i o c c h f e  

Suoi eog#omt e g l i  n o n  f u  f e m p r e  u n o ,  m a  v a r i d ,  o r a  d e ’  B r a n d i n i ,  
o r a  d e ’  B a n d i f i e l l i ,  f a c e n d o f i  l u i  c h i a m a r e  .  P r i m a  i l  
c o g n o m e  d e *  B r a n d i n i  f i  v e d e  in tag lin to  n e l l e  f t a m p e  
d o p o  i l  n o m e  d i  B a c c i o .  D i p o i  p i a  gU p ia cq u e  q u e -  
f t o  d e ’  B a n d i n e l U ,  U  < ju a ic  m f i n o  a l  m n e  h a  t e n u t o ,  
e  t l e n e ,  d i c e n d o ,  c h e  i  f u o i  m a g g i o r i .  f u r o n o  d e ’  B a n -  
d i n e l l i  d i  S i e n a ,  i  q u a l i  g i ^  v e n n c r o  a  G a « j t t o l e ,  e  d a  
G a ^ u o J e  a  F i o r e n z a »

VITA

N ota . Pace 4. âfue py ma mafeherata. V. aU 
tfove . Del reflo molts cofe appartenenti alia f̂ita del 
Bdfuiiftellf Ji pojfott lê gere atllaVitadelCellini,chefcrif
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Vita di Baccio Ba n d in b iu ; ii^r
fe  egU meiejtmo j t in quejle  ̂medefime Vits delVafari d ! 
quejio^ e degli altri tomî  ame J i  fotra raccogliere dall* 
Indice farticolare de* of ere degli artefici nomi»
nati in quejht of era, inp^ne di ciafcbedun Tomo , N.el 
Catalogo de* quadri dehRe di Francia ĉompilato dal Si
gnor Lepifcie J i  rnttmm -il ritratto del Band'melU ffttt9 d(f 
fekmsd̂ mo, (be e intâ mto dal Vicô
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P1TT0 R.E nO REN TIN O .

-----------  V ^

E Ratip innanzi all’ affedio di Fior^za in s\ grar 
nunlero raoltiplicati gli uomini, che i borghi lun. 

eiullano nato ghifljmi, ch’ crano fuori di ciafcuna porta , infjerae cor 
m’ borghi 5 Monaftcrj, e Spedali erano quafi un’ altra
Firenie. citta abicata da molte onorevoli perfone, c da’ buoni 

art^fici di tutte le forte, comecche per lo piii folTero 
mino agiati, che quelli della C itti, e Ik fi ftelTero 
con manco Ipefe di gabeJJe, e d’ altro. In unodique- 
fli fobborghi adunque, fuc^i ddia porta, a Faenza',(i) 
nacgue Giuliano Bugiardini, e ficcowe avevano fattoi 
fuoi paffati, vi abitb infino all’ anng che tutti
furono rovinati. Ma innanzi, effendo giovinetto, il prin- 
cipio de’ fuoi liudj fa ncl giardino de’ Medici, in fu 

- , la piazza di S. Marco, _nel quale fegultando d’ ira-
Btrioldo fcul- r  arte fotto Bertoldo fcultore, prele amicii îa, 
to%°e e tanto ftretta famigliariti con Michelagnolo Bonar- 
to da pifhe- roti, che poi fu fempre da lui molto amato. 11 che 
lagnolo, Michel^nolo, non tanto perch6 vedelTc in Giu

liano una prqfonda maniera di difegnare, quanto una 
grandifliraa diiigenza j e amore, che portava all’ ar
te . Era in Giuliano oltre cid una certa bont  ̂ nata- 
rale, ed un certo femplice modo di viverc fenza ma

ligni-
Ul La poTta a Faen^a trSy dove «ggi i il caflello 5, Gie, B 

tijla, data volgarmente fgrteij^a da 3 a£o t
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jignitk j o invidia, che infinitamente pkceva al B o
narroti. Nc alcun notabile difetto fu in coflui, Tenon GiuHano ama*
che trcppo amava 1’ opcref ch’ egb fteifo faceva, E opert
febbene in quefto peccano comunemente ( i)  turn
uomini, egli nel vero paflava il fegno o Ja molta ra-
ticaj e diligenzaj che-\metteva in Iavorarle,o altra,

fi^ ffed i cidia ca_g^ne; onde Midietagnolo u^va 
di chiamarlo beato j'"poich^ pareva* fi concentafl^di 
quello, che iapeva ; e fc fteflo infelice j choi^i^ di“Biu- 
na fiia opera pigiw^ente fi fodisfaceva. Efcpo |ph’ eb» 
be un pezzo atteib al difegnoGiuliano neldettp giardi- 
nojftette pur ipfieme col Bonarroti, e col Oranacci, 
c con Domenicb Grillandai, qoando faceva la cappel- 
la di S. Maria Novella. Dopo crefciuto, e fatto aflai 
ragionevole maeftro, fi ridufTe a lavorare in cjtnpagnia lavoro In com. 
■di Mariotfo Albeitinelli in Gualfonda . -Nelqual luogS pagniadi Ma~ - 
fini una tavola, che oggi fe alT cntrata della porta di 
S. Maria Maggiore di Firenze, (2) dentroJa quale »un 
Sant’ Alberto frate Cartnehtano, che ha lotto i piedi 
il diavolo in forma di donpa, che Tu optfra molto lo- 
data. Solevafi in Firenze/a vanti 1’ alTedio del 1530. 
neJ feppellire i worti, ch’ 'erano nobiii,e di parentado, 
portare innanzi al cataletto, applccau intorr^j a una 
tavola, la quale portava in capo un facchino, una fil- 
za di drappeMoni, i quali poi rimanevano alia Chiefa 
per memoria del defunto, e della fdmiglia, Quando 

Tm . F. QL
hi Agojlino Caracci in una. pofiiUa a •quefio luoga del Vafari 

dice: ,, Dove ciorgio peeco mortalijjimamente, Ji penfa , ■ che tuui gU 
uomini Pecchino, e non e vero. ,, non intendo^i provare , / e ^  
vero, cne gli uomini comunemente Jiimino i fuoi parti , ma lo tajcio 
giufUcart a chi e uomo. Dica hene , che Giorgio mm peccS tantomor- 
talmente nel parlor di fe , perche per lo piii lo f a  for^ato dalla floria >
* iuafi fempre Jen{a darji fodi , p vanto , fe non quanto il fatto JleJ- 

fo fe  ne lira dtetro naturalmentema i  Caracci, e qualch' altro solo- 
ftitft non fu  molto amico di Giorgio, e ne han parlato fempre a paf- 
fione.

W ia. tavola del Sugiardijd non v’ i  p i i ,  ma in fu o  luogo ne 
i  fa ta  pofa uaa del Ci^oli,
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dunqiie rnori Cofimo Rucellai il vecchio. Bernardo t 6 
Palla fuoi figliuoli, penfarono, per far cofa nuova jdi 
non far drappelloni j ma ifl quekcambio una bandiera 
quadra di quattro braccia larga, cinque alta, con 
alcuni drappelloni a i piedi, opn T arme de’ Rucellai. 

•*Varie future Dando effi adunquc a fare qupft’ operaaQiuliano, egli 
fe<^ nel corpo di detta b an d i^  quattro f ig u j^  gign- 
dU molto ben fatti 5 cio6 San C^fimo, e Damiano, e 
S. Tier[T7 '^  S. Paolo j le quali furono pitture veramen- 
te bell|ffiiti\ e fatte con piu diligefeaa, che mai fofle 
ftata fatta altr’ opera in drappo. Qiiefie, e altrc^pe- 
re di Ĉ SiuIianoj avendo veduto Mariotto Albertinclli ,̂ 
e conofciutOj quanto fo/Tc diligente ir/oifervare i dife- 
gni, che fe gli mettevano innanzi, fenza ufcirne un_, 
pclo, in que’ giorni 5 chq fi difpofe abbandonare T ar- 

5 gli fafcib a finire una tavola, che gi^ fra Barto
lommeo di S. Marco) fuo compagno , e amico, ave- 
va« lafciara folamcnte difegnata j e aombrata con i’ 
acquerello in ful geiib delli tavola, ficcome era. di fuo 
coftume. Gitfliano adungu/me/Tovi mano , con eftre- 
.ma diJigenza, e fatica condfplTe queft’ opera > la quale 
fu aJiora pofta nella Chiefa di Sangalio fuori della 
porta; la quale Chiefa , c convent^ fu poi rovinato 
per P afledio, e la tavola portata dentro, c pofta nel- 
lo Ipcdale de’ preti in via di Sangallo. B i li poi nel 
convento.di San Marco, e ultimamente in S. Jacopo 
tra’ Foffi, al canto agli Alberti, dove al prefente^col- 
locata air altar maggiore. In quefta tavola 6 Crifto 
morto, la Maddalena, che gli abbraccia i piedi, e S. 
Giovanni Ev^ngelifta, che gli tiene la tefta , e Jp fo- 
ftiene fopra un ginocchio. Evvi fimilmente S. Piero che 
piagne, eS. Paolo, che aprendole.braccia , contenipla il 
,fao Signore morto, ( i)  E per vero dire jCondulTe GiulianO'

quefta

fKtthi
111 tavola non v’ e p i i , ma i defcritta ia  Francefcd,
mile Believe di tirenie rijlampare da/ (in.eUi a tart, 304,
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tavola con tanto. amore, e con tanta avverten- 

za j e giudizio, che come ne fu allora , cosl ne fark 
fempre, ed a ragione fonfmamente lodato. E, dopo 
quefta fini a Criftofano Rinieri il rapimento di Dina 
in un quadro) ftato laliciaio fimilmente imperfetto dal 
detto fi a Bartolommeo j al quale quadro tic fece un aU 

che fa mandvito in Franeia. 5Jon molttf do
po, ellendo tirato a Bologna da certi amicrfuoi, fece 
alcuni rirratti di naturale; cd in S. Frano^Tcb ddntro 
al coro nuovo^ in una cappella J una tai^la a  olio, 
dentrovi la noftra Donna, e due Santi, che m allora 
tenuna in Bologna, per non eflervi nioki ma«|ki, (i) 
Duona, e lodevolc opera. E dopo, tomato a Fiorenza, 
fece, per non fo chi, cinque quadri con alcune Virth 
dentro, i quali fpno oggi in cafa di maeftr^ Andrea 
Palquali, medico di fua EcccHenza, e uqmo fingola- 
rillimo. Avendogli dato M. Palla Rucellai a fare una 
tavola, che doveva porft al fuo altare in S. Maria No
vella , (z) Gvuliano incorqincid a farvi entro il inarti- 
rio di S. Caterina Verging. Ma i  gran^ofa ! la- ten- 
ne dodici anni fra manoj'n^ mai la condufle in detto 
tempo a fine, per non avere invenzione j nfc fapere co
me farfi Ic tantS varie cofe, che in quel maitirio iiv-

Q^z tet-

1 il in quel tempo erano. maeflri luoni ed eccellentl in "Bologna', 
e il Bumaldi gli annovera , ma non fon molii rifpettivamente a quelli, 
(he dipoi fon fioriti in Bologna. Quegli piu eccellenti, cbe nomina 
il Bumaldi, erano fuori di Bologna, ficche non veggo, che fi pojfa 
dare al Vaĵ ari di bugiardo, e di maligno francamente per aver detto i 
Non effervi allora mold maefiri in Bolop,na;  come ip taccio I’ Acca-. 
demico Afeofo, doe il Malvafia a c. I j 6 .  Jel fuo Paffeggiere'^ma al 
fik di poco informate, o di Scrittore jpoco accurato,

i l  detto quadro non /p fini altrimenti verche per la fua lun- 
chi gliel' avea data a finire fe lo riprefe nel modo che glieV a- 

confegnato e come efifle al prefente ,  jna molto annerito dal tem-̂  
po, *

h U a  tavola accennata fu 'i da Giorgio rafari del Bugiardini i do-c 
vefu pofla. a principio, dot uella cappella de’ Ruqelldi, che I nelln 
grociata a man dritta ,  ed I henl£iruo, eonferrata •

Tavola a olkr 
nel coro di S. 
Francefco 
Bologna.

m

Cinque quadci 
in Firen{et

Uh quadro "df 
s. eaterina non 
finito in l i j ,  
anni.
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tervenivano; c febbenc andava ghiribizzando fem pre, 
com e porettono flare quelte r a o t e , e  corHC dovcva  
fare la faetta, e P incenSio j che le abbracib; tutra- 
via mutando quello, che un giorno aveva f a t r o , {’ at- 
t r o ,  in tanto tempo non le ( ie d e  mai fine. Ben’ i  ve- 
r o , ebe in guel thentve fece moUe c o f e , ^  fra I’ aitre 

. a W .  Franceico Guidfeiardini, che allo ra , e l J ^ ^ o  ior> 
j^ane fue prt- B o lo g n a , fi ftava iri v i l la ‘a Montici fcrivendo
u r e , e n r a  . , il litratto di l u i , cbc fomiglid aflai ra-

, e  piacque molto. Simiimentc ritrafle 
la, Sig.Cx^ngiola dc* R ofli, forella del Conte di^an- 
fecon^? per lo Sig. Aleffandro Vitelli faO' marito,ch(j 
allora era alia guardia di Firenze; e per M. Ottavia- 
no dc* Medici; ricavandolo da uno di fra Baftiano del 
Piombo5,ritraCfe in uft quadro grande, e in doe figu
re intiere, Papa Clemente a federe , e fra Niccol6 del
la Magna in piede. In un altro quadro ritrafle fimil- 
meote Papa Clemente a federe, ed innanzi a lui in* 
ginoGchioni Bartolommeo Valori, cHe gli parla, con 
fatfca-j'e paftienza incredtpile. Avendo fegreta- 
rftente il detto M. Ottaviabo- pregato Ginftar>o, che 

cA j  IV ritraeffe 'Michehgnoio Bonarroti,<^Ii'meffbvi mano, 
nltwt%uXe *enufo due ore ferme Miehelagnofo, che
Gluliano face- fi pigliava piacere de’ ragionarnenti di colui , gli dif- 
va  'll fuo  « - fe Giub’ano: Michelagnolo: fe volete v^dervi, flats 

fu che g ii ho fermo Paria del vifo. Michelagnolo riz- 
zatoli, e veduto il ritratco, dilTe ridendo a Giuliano . 
Che diavolo avete voi fatto ? voi mi avete diplntocon 
uno degli oeq ĵ in una tempia: awertltevi un poco. 
Cio udito, poiche fu alquanto ftato fopra di fe Giu
liano ,  ed ebbe molte volte guardato il ritratco, ed 
il vivo , rifpofe ful faldo ; A me non pare, ma po- 
netevi a federe, ed io vedrb ua poco meglio dal v i
vo, s’ egli 6 cost. Il Bonarroti, che conofeeva, onde 
veniva il difetto, cd il ^oco giudizio del fiugiardini,

fi ri'

fraiio ,
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a rlmife fubito a fedcre ghignando. E .Gluliano- ri- 
guardb molte volte ora Michelagnolo , ed ora ilquadro , 
e poi levato finalmente in piedi, difle. A me pare, 
che la cofa ftia ficcome io J ’ ho difegnata, e che il 
vivo mi moftri cosi. Q|iefto 4 dunque, Ibggiunfe ii 
Bonarroti, *d»fetto di Natura; feguitate , ^  non perdo- 
naie gi^ennelio, n̂ : all’ arte. E cosi finitoquefto 
dro, Giuliano lo diede a eflb M. Octaviano. infiemc 
col ritratto di Papa Clemente di mano dy^ra, Baftia- 
no, ficcome voile il Bonarroto, che 1’ avcva fktto ve
nire-da Roma. Fece poi Giuliano per Innocen;2o C^r- 
<iinale Cibo (i) un ritratto del quadroj vet qtiiilie gi4 
aveva Raffaello da Urbino ritratto Papa Leone, Giu« 
lio Cardinale dc’ Medici, ed il Cardinale de’ Rofli.
Ma in cambio del detto Cardinale de’ Rofli ^ce late-
fta di eflb Cardinale Cibo, nella quale fi porto molto
bene, e condufle il quadro tutto con molta fatica^ e
diligenza. Ritralfc fimilmente allora Cencio Gualconi,
giovane in quel tempo belliflimo; c dopo fece all’ Ol-
mo a Caftello un tabernaco/o a frefco,*alla villa di
Baccio Pedoni, che non ebbe molto difegno, ma Tabernacolo «
ben hvorato con^eftrema diligenza. In tanto foiled^ fu/cotHiiffenu,
tandolo Palla Rucellai a finite la fiaa tavola, della
quale fi  ̂ di fopra ragionato, fi rifolvb a menare
giorno Michtflagnolo a vederla, e cosi condottojo, dov*
egli 1’ aveva, poiche gli ebbe raccontato con quant*
fatica aveva fatto il lampo, che venendo dal CieJo
fpezza le ruote, ed accide coloro » che le girano, ed
un Sole, che ufeendo d’ una nuvola libera S. Cateri-
na dalla morte; pregd liberamente MicTielagnolo, ii
quale non poteva tenere Ic rifa, udendo le feiagure del
povero Bugiardino, che volefle dirgli, come farebbo

otto,

hi Quefio quadro fu venduto dalV ultimo cardinal Cibo , t 
eomprollo il Sig. Cardinal Yaknti Gon^aga, t ora f i  trova prefio I 

fuoi Signori nipeti.
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otto, o died figure prindpali, dinanzi a quefla tavofaj. 
di foldati,*che fteJTino in fila a ufo di guardia, e inat- 
to di fuggire , cafcati, feriti, e morti; perciocchfe ndn 
fapeva egli, come fargli fcortare in modo, che tutti po« 
teffero capire in s\ ftretto luogoipella maniera, che Ci era 
immaginatOj per fila. II Bonarroti adunqi*e‘ per com- 
pia^erglij avendo com^affione a quel pover’ 'ti(5l i ^ , g.c- 
co{la^\con un carbone alia tavola, contorno de’ pri- 

J^boioTo'au- fegni!icy«^zati folamente j una fila di figure ignude 
oiaravigliofe^le quali in diverfi gefti fcortando, varia- 

Caterina, montc cafcavano, chi indietro, «  chi innauzi, con al- 
cuni moili, c feriti, fatti con quel giudizio, ecf ec- 
cellenza, che fii propria di Michelagnolo. E  ci6 fatto,, 
fi parti ringraziato da Giuliano, il quale non molto do- 
pb menb^l Tribolo fuoamicifTimo a vedere quello, che 
il Bonarroto aveva fatto , raccontandogli il tutto. E 
perchd, come fi h detto, aveva fatto il Bonarroto le 
liie'figure fblamente contornate, non poteva il Bugiar- 
dino metterlc in opera, per- non vi elTere nb ombre, 
nb altro; quaifdo fi rifolv^ il Tribolo ad ajutarlo; pet-. 
chd fatti alcuni modelli in bozze di terra, i quali con- 
duffe eccellentemente ,dandoloro qaella Eerezza, e ma
niera 5 che aveva dato Michelagnolo al difegno, con la 
gradina, che h un ferro intaccato , le gradinb, acci5 
fuflero crudette, e aveffino piu forza, e tosi fatte le 
diede a Giuliano.

Ma perch^ quella maniera non piaceva alia puli- 
Cezza, e fantafia del Bugiardipo, partito che fu il Tri- 

/pbolo, egli cog un penneiio, ihtignendodi mano in ma- 
no neir acqua: le lifcib tanto, che levatone via le 
gradine,le puli tuttejdi maniera,che dove i lutni ave- 
vano a fervire per ritratto, e fare 1’ ombre piii crude, 
fi vcnne a levare via quel buono, che faceva i ’ opera 
perfetta. II che avendo poi intefo il Tribolo dallo ftef* 
lb Giuliano; fi rife della dappoca femplicita di quell’

uo-

Giuliani 
guafia' _
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Homo; il quale finalmente diede finita 1’ opera in mo* 
do , che non fi conofce > che.Michelagnolo la guardai- 
fe niai. (i)

In ultimo Giuliano cfTendo vecchio 5 e povero > e pht̂ ricondot- 
facendo pochiffitni lavoil, fi mefle auna ftrana , ed in* te con rara d»^- 
credibii^^ifta per fare una Piet^ in un •tabemacojo, i/j/«4
ch*aV^a a ire in Ifpagna , di figure non molto grandi, 
e Ja condufTe con tanta diligenza , che pare cofa''ft*«flna 
a vedere j xhe un vecchio di quell’ et  ̂ awefle tanta pa- 
cienza in fare una si fatta opera per P amore', che all* 
arte^ortava. Ne’ portclli del detto tabernacolo, per 
eioflrare le tenebre, che furono nclla movte del Salva
tore j fece una Notte in campo nero j ritratta da quel- 
la ; che e nelia fagreftiadi S. Lorenzo, di mano diMU 
chelagnolo. Ma perchfe non ha quella ftatuaakro fegno jyb«< clpU-i 
che un barbagianni, Giuliano fcherzando intorno zWdt dojamente 4h  
fija pittura della Notte con V invenzione de’ fuoi con* *̂'**‘»» 
cetti, vi fece unfrugnolo da ucceliare a’ ^ordila Notte 
con la lantcrna, un pentolino di guei, c^e li portano 
la Notte con una candeh, o moccolo, con altre cofe 
fjm ili, e che hanno che fare con le tenebre, e col bu- 
jo, come dire fa^rettini, cuffie, guanciali, epipiftrelli,
Onde il Bonarrati, quando vide queft’ opera , ebbe a 
fraacellare delle rifa, confiderando con che (Irani ca
price! aveva*il Bugiardino arricchita la fua Notte . Fi-M«ne Gim 
nalmente elTendo lempre ftato Giuliano un uomo cosi Hano. , 
fatto, d’ et  ̂ d’ anni 75. fi mori c fu feppellito nella

C hic
h i  La tavola i d  Martlrio di S. Caterina efiflt benijfimo conferi 

^ata nclla delta Cappella'. ed e opera degna d̂  ammira îone per il pen» 
p(io, e per le naturalijjlme eJferva[ioni che vi fono: come pure per la 
furia, dolcei{^a, e gello di colorito : che chiunque la confidera non ne 
pm reflare inaifferente, come deve accadere in fentir foltanto il rajari 
nel pajfato racconto; i ’ ultimo penfiero che ne fece il  ^ugiardini /* «• 
irova in uno dei libri di difegni originali di varii Autori, nella rac- 
colta d' Ignacio Hugford in Ftrent'e: dietro al quale vedeji in alcuni 

fchixfi, che andava ricercando pofmre per quei foldati jlramortiti che 
4onv» fdrt nel quadro, *
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Chiefa di S. Marco di Firenze I* anno i 55<5. (i) Rac- 
contando una volta Giuliano al Bronzino d’ avere ve- 
duta una belliflima donna, poich^ T ebbe infinitamen* 
te lodata, difle il Bronzino .* Conofcetela ,voi ? No', ri- 
rpofe, raa k. bclliiljtna: fate coilto, ch’ ella fia una pit- 

d i^ ia  laano, e bafta.

VITA

III S e  il^BugiarJini mori nel i f f S .  t campS 7 .̂ am i f i  deedi- 
rt ejftr naco nel \4%i, ed aver abitata ne’ borghi fin o .a ll' ctA di 48- 
an n i. Qimflp pittore fu  fpedaltnente acclamato , percki coflava i  
guadri altrui ton I’ ultima perfedone , come fi pub vedere nel ritrattt 
di Leon metvfionato gni addittro a c. 125. e non e maravigl'ia per- 
ch't tffendo tutto U fuo prtgio nella diligenia, e nella efatte^^a, que- 
fie doti appunto f i  rictrcang nel fare una buona copia, e the ritenga 
i l  carattere*deir originale, al ckt fare non fi pub ridurre un eccellcnte 
pittore,  e  eke ahbia formato gia la fua propria maniera della quale 
Jempre ne introduce qualche Jegnale nella copia, che prende a fare ; 
quando non ifiia in do  fiaprammodo avveriito.
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DI  C R I S T O F A N O
E  ^  A .  R  D U :

D E T T O  DOCENO**
PITTORE DAL EORGO S. SEPOLCRO.

M Entre 5 cfic Raffaello dal CoIIe (1) del Borgo S,
Sepolcroj U quale fu difcepolo di Giuli® Roma

no, e gli ajutd a lavc^ire a frefco la fala di Coftan- 
tino nel palazzo del Papa in "Roma, e in Mantova le 
ftanze del T e , (a) dipigneva ( elTendo tomato al Bor
go ) la tavola della cappella di & Gilio, e Arcanio, 
nclla quale fece, imitando eflb Giulio, # RafFaello da 
Urbino, la Rcflirrezione di Crifio, che fu opera molto 
lodata; e un’ a/t̂ a tavola d’ un’ Alfunta ai frati de’ 
zoccoli, fuor del Borgo, e alcun’ altre opere per 1 fra
ti de’ Servi a Citt^ di Caftello; mencre ( dico ) Raf- 
faello quefte ? e altre operc'-lavorava nel Borgo fua-» 
patria, acquiftandoli ricchezze, e nome, un giovane d’ 
aofli fedici , cbiamato Cridofano, e per orighedi Cm
Doceno, figliuolo di Guido Gherardi, uotno d’ on o-pfan  , 
levolc famiglia in qudla aitendendo per natu-
rale inclmazione, con molto profitt©, alia pittura, di- 
■ fegnava, e coloiiva cosi bene, e con tanta grazia,ch’

Tom. y. R  €ra
li] Di Raffadlo dal oolU parla molto il  Vafari in varj Impil 

eojli jter fua Ufdo il  dire, che fu della fcuola di Raffaello da Ur- 
btno ce’ difegni del' quale divinje nelle loege Vaticane-

111 vedi la dejcrilione di quefio mirabile Palano del Te nel To* 
jw  4 , 340.
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era una maraviglia. Perch^ avendo U fopraddetto Raf*- 
fiieilo veduto di mano di coftui alcuni animali, come 

Suoi fpHumi  ̂ 5 5 G varie forte d’ tjccelli, e pefd mol-
• piac^voli' to ben .fatti, e vedutolo di dolciffinra converfazione?

c tanto faceto, e motteggevole, com&^he fuflfe aftrat* 
t d j j j l  vivere, e vivelft quafi^lia fu molto
cofitmjjpKi’ avcre fu^ amifl^, e* che gli prSKa^e, j?er 

> ^^^..^^lipatare r'io 1)OEiega. Avendo dunque, fosto ra^duct* 
RafFaello j difegnato‘Criftofano aJcun tempo, 

jouUafr/di- Borgo il Roffoj (i)-col quale ^avendo fatto
jctplina.. amicizia, e avuto de’ fooi difegni, ftudid Doceno fo- 

pVa qu<Jli con molta jdiligenta , parendogli ( cfcmo 
quelli, che non ne aveva veduto altri, che di manb 
di Ralfaello (z) ) che fuffino , _corae ,er,ano in vero , 
belUffiriii. Ma cotaje Audio fu di lui interrotto; per- 
chfe ancftndo Giovanni jdc’ Turrini dal Borgo , allora 
Capitano.de’ Fiorentini^ .con uha banda di loldati Bor- 
ghefi) c da Citta di Ciftellp, alia guardia di Fireqze, 
alfcdiata dalP efercito Imperiale e di Papa Clemente, 
vi andd fra gli altri fbldati’ Criftofano ,.elfendo ftato da 
tuolti amici flioi fviato. Ben vero, .che vi and6 non 
meno con animo d’ avere a ftudiare con qaalchs co- 
modo le cofe di Fior.enza , che di tniiitare; ma.noa 
gli venne-fatto, perch  ̂ Giovanni fuo.Capitano ebbe 
in guardia non alcun luogo della Citt^, ,raa i baftioni 
.del monte di fuora. Finita quella guerra, elfendo non 
molto dopo alia guardia di Fiorenza il Sig. Aleflandro 
Vitelli da Citti di Caftello , Criftofano tirato dagli 
amici, e dal defiderio di vedere le pitture, e fculture 

'criftofano Jfa  di quclla C i« i , ft mife, come foldato, in delta guar- 
Joidato. quale nientre dimorava , avendo intefo il

Sig. Aleflandro, da Batifta della BUia (3) pittore  ̂ c

.111 Vodinel tom. 4, a c.
hS Cioi di ■ Raffadlo dal ColU fuo ntaeftro • . . a,
IjJ X>i quefta _ pittoj-e non/a men̂ ione /’ Orlandi ntl jtto Af/eet-

dario
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ifoldato da Ciu4 di Caflello , che Criftofano atrendeva 
alia pittura, e avuto un bei quadro di fua mano,ave^ 
va difegnato ma^arlo con detto Batilia della Bilia, c 
connun altro Bdpfta fimilmente da Cicr  ̂ di Caftelio, 
a lavorare diy^raffito di pittUre un giardino , 5 
loggia Citta di Caftelio aveva coojin^li^to^i^la
elfcSMli^mentre fi murava il detto gia^diupV r̂oorCQ 
qucllo, e in fuo luogo entrato 1’ altro Batifta'j 
Jora, chccch  ̂ fe ne foffe cagionej non fe ne fcce al- 
tro. Intanto eflendo Giorgio Vafari tomato da Roma 
e trattenendofi in Fiorenza col Duca Aleflandroj infi- 
■ o a che il Cardinaie Ippolito fuo Signore tdVnafled’ 
Ungheria, aveva avuto le ftanze nel convento de’ Ser- 
vi per dar principio a fare certe ftorie in frefco de’ 
fatti di CefarCj nelJa camera del canto del paiazzqde’
Medici, dove Giovanni da tM ne aveva di ftucchi, e 
pitture fatta la volta ; quan9\  Criftofano avendo co* 
nofciuto Giorgio Vafari n^ Bo^c5»l’ anno 1528. quan- 
do and6 a vcdere cola if Roflo, dove 1’ aveva naolta 
carezzato, fi rilblv^ di volere riparaifi con eflo lui, e  '' 
con si fatta comoditk attendere all’ arte molto pift, 
che non aveva fatto per lo paflTato. Giorgio dunque 
avendo praticato con lui un anit>., ch’ egU ttette feco, 
e trovatolo fuggetto da farfi valentuomo, e ch’ era di 
dolce, e piaCevole converfazione, e fecondo jl fuogu- 
fto, gli pofe grandifiimo amore; onde avendo a i r o  
non molto dopo, di commiftione del Duca Aleftandrq, 
a Cittk di Caftelio, in compagnia d’ Antoilio da San- 
gallo , c di Pier Francefco da Viterbo , *i quali erano 
ttati a Fiorenza per fare il Caftelio , ( i)  ovvero C t* 
tadella, e tornandofene , facevano la via di Cittk di 
Caftelio per riparar le mura del detto giardino del Vi* 
tellij che luinacciavano rovina; mend feco Criftofano,

R  2 accid
111 II Caflello Gio. Satifia^di m  parla il f'a/ari nel tanu .̂ 

a cart- 315-

amato
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acci6 difegnato, ch’ eflo Vafari avefle, e fpartlto gfi 
ordini de* fregi, che s’ avevano a fare in alcune ftan> 
ze, e fimilmente le fioriej e partimenti d’ una Qufâ  
ed altri fchizzi per le facciate deIle*Sogge , egli , e 
Batifta fopraddetto il tiitfo eonduceflero>^ perfezione; 

r--, ; - fecero tanto bene^ con tanl^toTazia , e
^'‘ ’̂iriaTnwd^nte^ridofJno, che un ben pratlc^i^^jjfir 

oiaeftro non avrebbc fatto tanto. E 
c h ^  pin , firerimentandofi in quell’ opera, fi fece pra- 
tico oltreinodo } e valence nel difegnare , o colorire. 
L ’, anno poi i53<5. venendo Carlo V. Imperadore in 
Italia, e  in Fiorenza*, come altre volte fi h detfo, fi 
ordind un onoratiHimo apparato, nel quale al Valari, 
per ordine del Duca Aleifindro, fa dato carico dell’ 
ornamenp della porta a S. Piero Gattolini, della fac- 
ciata in tefta di via Maggie a S, Felice in piazza, e 
del frontone,, che fi feo^opra la porta di Santa Maria 
del Fiore. E oltre-fiib^’ u'rtQ ftendardo di drappo per 
il Cafteilo, alto bracci^ quind ĉi , e lungo quaranfa, 
nella doraturaf del quale andarono cinquanta inigliaja_» 
di pezzi d’ oro. Ora parendo ai pittori Fiorentini, ed 
altri, che in quefio apparato s’ adogeravano,da’ eflb 
Vafari folTe in troppoiifavore del Du<  ̂ Alefiandro, pec 
farlo rimanere eon vergogna nella parte, che gli toe* 
cava di quell’ apparato, grande nel vero f  e. faticofa, 
fecero di maniera, die non fi pot& fervire d’ alcun 
maeftro di mazzonerie, di giovani, o d’ altri, che 
gli ajutaflero in alcuna cofa, di quelli, ch’ erano nel* 

Citta. Di che accortofi il Vafari, mandb per Crifto* 
‘rer^Uvenuta. » Raffaclto dal Colie, e per Stefano Veltroni (i) 
Vi Qiijo p. dal Monte Sanfoviao, fuo parente; e con il coftoro 

ajuto, c d’ altri pittori d’ Arezzo, e d’ altri luoghi,
con*

111 Sttfano Veltroni cugintr del Vafari non i  i
^hecedario . Ajuto il  Vafari anehyntih pim re, theitr F
name dira pik fotto,
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'̂onduffe le fopraclette opere, nelle quali fi portd Cn- 
ftofano di maniera , c’he fece ftupire ognuno, facendo 
onore a ft 5 e al V^fari, che fu nelle dette opere mol- 
to lodato. Le finite, dimoro Criftofano in Fio-̂
renza roolti , ajWndo al mVefitrio nelF appara-
to,,die per le Cazze del Duca A ieflS^r«  irlP
p ak i^^ iM efT er Ottaviano de"'Medici; dov^^rU T 
altre ctift condufle Criftofano un’ arme delfa^ucJi^iiiW 
Margherita d’ Auftria, con le palle abhracciate da un’ 
aquiia bslliftimaj e con alcuni putti molto ben fatti. 
Non molto dopo , efleado. ftato ammazzato il D uc^ 
^leftandro, fu fatto nel Borgo un trattato di flare una 
porta della Citta a Pietro Strozzi, quando venne a_. 
Seftino; e fu perci6 fcritto da alcuni Ibldati Borghefi 
fuorufciti a Criftofano, pregandolo, che in ci£> volefie 
dfere in ajuto loro. Le qaftli^Jetteve ricevute, febben 
Criftofano non acconfentl rj^^f^ere di coloro , voiles 
nondimeno , per non far . - juttofto ftracciare , i ^ n e / i r t .  

e palefarle, come fe- velat<̂ a lui^come fece > le dette le
condo le leggi, e bandi doveva, a'GherdVdo Gherardi, 
allora Commiftfario per il Sig. Duca Gofimo nel Bor
go . Celfati dunque i rumori, e rifaputafi la cola , fii h ' b' -  
dato a mold Borghefi , e in fra gli aim a Docenoban- ditocmalcmt 
do di ribello. E il Sig. Aleflandro Vitelli, che fapendo dtricompUd* 
come il fatto»ftava, avrebbe potuto'ajutarloj nol fece, 
perche fofle Criftofano quad forzato a fervirlo nelP ope- 
la del fuo giardino a Citta di Caftello, del quale aye- 
jno di fopra ragionato; nella qual fervitCi, avendo con- 
ilimato molto tempo fenza utile, e fenz^ profitto, fi* 
nalmente, come dilperato, fi ridufle con altrl fuorufciti 
nella villa di S. Giuftino j lontana dal Borgo un miglio 
e mezzo, nel dominio della Chiefa, c pochiftimo lon
tana dal confino de’ Fiorentini; nel qual luogo, c o m e - g. 
ch  ̂ vi ftelle con pericolo , dipinfe all’ Abate Bufolinl da Giufiin». 
Citta di Caftello, che vi habelliffirae, e comode flap.

ze,
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ze j una camera in una torre, con un fpartlmento di 
iavoro putti j c figure, cbe fcortano al difotto in fu molto be- 

aleune ftaf^e. nc, e con grottefchc ) feftoni, e maŜ here bellifiime, e 
* piCi bizzarre, che fi polTino imma^inar^ la qual came-

raforn ita, perchfe pi;fcquc all’ Atmte, p ^ n e  fece fa- 
~xs" ; alia quile defideratrao di fareV^ani orna-

menti xfr»u£C(V, e noiT avendp marmo da far^litw re 
(ii^pWRi^erd^rla, gli fervirono a ci6 molto bene alcimi 

lafB m flume 5 venati di bianco, la polvere de’ quali fe- 
ce buona , e durilfima prefa; dentro ai quali ornamen- 
ti di ftucchi, fees poi Criftofano alciine ftorie de’ f̂atti 
de’ RomSni, cosi ben lavorate a frefco , che fu una« 
maraviglia . In que’ tempi lavorando Giorgio il tramez- 
zo della badia di Gamaldoli a frefco di fopra, e per da 
baflTo du» tavole, e volendo far loro un ornamentoin 
frefco pieno di ftorie , arrebbe voluto Criftofano ap- 
prelTo di fe , non rnen®?»s^arlo tornare in grazia del 
Duca, che per fer^W ^e. it^ n o n  fu poffibile, anco- 
rache Meffer pttaviancr^e’ 'Mtedici molto fe n’ adope- 
raffe col Duca , farlo tornare , si brutta informaz'one 
gli era ftata data de’ portamenti di Criftofano. Non 
elfendo durique ci6 riufcito al Vafari,,come quell!, che 
amava Criftofano , fi mife a far’ opera di leyarlo alme- 
no da S, Giuftiiio, dov’ egli con altri fuorufeiti ftava in 
grandiflimo pericolo. Onde avendo l’ anno*i539. a fare 
per i Monaci di monte Gliveto, nel raonaftero di San 
Michele in Bofeo, fuor di Bologna, in tefta d’ un re* 
fettOrio grande', tre tavole a olio con tre ftorie lunghe 
braccia quatto? 1’ una, e un fregio intorho a frefco , 
alco braccia trp , con- ve'nfi ftorie dell’ Apocaliffe , di 
figure piccole; e tutti i monafterj di quella Congrega- 
zione ritfafti di naturale, con un panimento di grotte* 
fche ; e inrorno a! cia-feuna flneftVa braccia quattordici. 
di feftoni c«a frutte ritfatte- di naturale; lerifte fubito a

Gn-
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Critlofano , che da S. Giuftino.andaflea Bologna , infieme 
con Batifta Cungj Barghefe, (t)efuo compatriotta, il E'chlamato^ 
quale aveva .ancldeg^ fervito il Vafari fette anni. Co* 
ftoro dunque arjp^'^tKa Bologna j dove non era an- ’’ ' 
cora Giorgio ajjftvatof ner elfere-^ncora a Camaldoli j 
dove forni»p^tramezz|>, faceva ilVcartone d’ 
po Ĵo^^^^Sroce , che poi fece, e*“ hi iiv *queWo^fflb 
iuogo meflb all’ altar niaggiore; fl miferb ^t îngelTara, 
le dette rre tavole, e a dar di meftica, infino a che 
arrivaflc Giorgio , il qiJale , aveva dato commiflione .a 
Dattero Ebreo. amico di melTer Ottaviano de’ Medi
c i, if quale faceva banco in Bologna, che provvedeA 
le Criftofano, e Batifta di quanto faceva loro bilogpo.
E perch  ̂ eflb Dattero era gentililfimp, e cortefe raol- 
to , faceva loro mille comodita, e cortefi^; peiche 
andando alcuna volta coftQsaJn compagnia di lui pec 

.Bologna aflfai dimefticamente^S^avendo Criftofano una 
gran maglia in un occhioJ^ gJi occhi groBi,
erano cosl efli creduti Efafreiĵ ĝinne era Dattero vera-. 
mente. Onde avendo.una mattina un cakajolo a pot- 
tare, di.commiflione del detto Ebreo, un pajo di cal- 
ze nuove a Criflofano, giunto al raonaftero , difle a ef
lb Criftofano, il ljuale ft ftava alia porta a vedere far 
le limofine; MelTere, mi faprefti voi Infegnare le ftan- 
zc di que’ due Ebrei, dipintori, che quk entro lavora- 
no ? Che Ebrei, e non Ebrei, diffe Criftofano ? che 
hai da fare con eflb loro ? Ho, a dare, rifpofe colui, 
quefte calze a uno di loro , chiamato Criftofano , lo fo- 
no uotno dabbene , e migliore Criftiano, che non fei 
tu. Sia come volete vo i, replied il caftajolo, io di- 
ceva cosi, perciocchd, oltre che voi fete tenuti, c co* 
tofeiuti per Ebrei da pgnuno, quefte voftre arie, che

non

criflofano e r f  
duto Ebrt^ • ,

' fil Batijla Cungi del Bor̂ o 4 s- Sepelcro i  men îonato neW Abt' 
eedario ̂ ma non vi f i  dice niente di piu di quello, eke dica qui il 
Safari.
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non fono del paefej rod raffermY^^^o- pifijdifle 
Criflofano, ti parra, che noi faaciarao opore da cri- 
ftiani, Ma per tornare all’ opera!^ r r ivato il Vafari in 
Bologna, non pafs6 un mefe , ctf^egT^difegnandoj 
Criftofano', e Batifta/abbozzandp' 

ifliffiB A  furo§o tutjfeetre folhite d’
m o T t^ o ^ d i >Criftofhno, cbe in ci6 fi _

-̂pfnr>. Fini?TC <j abbozaare le tavole, fi mife mano al 
fregio, il quale febbene doveva tutto da fe lavoraro 
Criftofano, ebbe compagnia, perciocche venuto da Ca- 
rô ildoU a Bologna Stefano Veltroni dal monte Sanfavi- 
n o , cugtno del Vafari, ch’ aveva abbozzata la tJvola 
del Depofto, fecero ambidue quell* opera infierne, o  
tanto bene, che riufd raaravigliofa. Lavorava Crifto- 

fn riro mile fano le gjottcfche tanto bene, che non fi poteva veder 
srqttefche mcglio, ma oon dava loM»«moa certa fine , che aveflTe 

perfezione: e per conttfea Stefano mancava d’ una-. _ 
certa finezza, e pc^occh^ le pennellate non
facevano a un tratto refeue.i\cofe ai luoghi loro, on* 
d e , perch  ̂ eA  molto paziente, febben durava piu fa- 
tica , conduceva finalmente ie fuc grottefche ccn piu

fano, e Srefano iroparb da lui a eflTere pi4 hno, e la- 
vorare da Maeftvo. Mettendofipoi mano ai feftoni grot 
f i ,  che andavano a mazzi intorno alle fineftre, il Va
fari ne fece uno di fua mano, tenendo innanzi frutte 
naturali per ritrarle dal vivo. E ci6 fatto, ordinb, che 
tenendo il medefimo modo Criftofano, e Stefano, 
feguitalfero il rimanente, uno da unabanda, e Taltro 
daii’ altra della fineftra; e cost a una a una 1’ andaf- 
fero finendo tucte, promettendo a clii di loro meglio fi 
poitalTe, nel fine dell’ opera, un pajo di calzc difcar-

latto;
h i  Stefano e il Veltroni tltate poco additiro
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latto; perchi garegrfando amorevolmente coftoro per 
1’ utile j e per P onc^e, fi mifero dalle cofc grand! a 
xitrarre infino aUfii^nutiflime, come migli 5 panichi $ 
ciocche di fin o l^ io |e  altre fij^li j di maniera che_̂  
furono que’ fiwoni beljiffimi, e a^idue ebberoUprep^ 
mio deP|K;^zc di fcaflatto dal Y lfa ri: »1 qual^l!l5^^ 
faiiaA^ifiioltoj perchfe Criftofano faceflei^ f^^arte de* 
difegni deJle ftoric, che andarono nel fregio, ma egi! 
non voile mai. Onde mentre, che Giorgio gU faceva 
da fe , conduile i cafamenti di due tavole con grazia 
t  bejla maniera, a tanta pcrfezione, che un raaelko 
^ i gran giudizio, ancorchfe aveflfe avuto i ca’rtoni in- 
nanzi, non avrebbe fatto quello, che fece Criftofano.
E  di vero non fu mai pittore, che facefle da fe , e 
fenza Audio le cofs , che a coftui venivano fatte .
Avendo poi finito di tirafg^nanzi i cafamenti dellc 
due tavole, mentre che Ujjfflfericonduceva a fine Jo 
venti ftorie dell’ ApocaliJpT, p^i<^detto fregio j Cri- • 
ftofano nella tavola, do/e -S^-Gregorio ( la cui tcfta A 
il ritratto di Papa Clemente VII. ) mari|;ia con que* 
dodici poveri, fece Criftofano tutto P apparecchio del 
mangiare molco juvamente, e naturaliflimo. Eflendofi 
poi meflb mRno alia terza tavola , mentre Stefano fa
ceva mettere d’ oro P ornamento delP altre due, fi fe
ce fopra dudf capre di legno un ponte, in fuJ quale, 
mentre il Vafari lavorava da una banda in un Sole i 
trcangelij che apparvero adAbramo nella valleMain- 
bre , faceva daIJ’ altra banda Criftofano certi cafamen
ti ; ma perchb egli faceva fetnpre qualch^ trabiccola di 
predelle, defchi, e tal volta di catinelle a roveicio, e 
pentole, fopra le quail laliva , come uomo a eafo ch’ 
egli era; avvenne, che volendo una volta difeoftarfi 
pet vedere quello , che aveva fatto , mancatogU fotto s ’ infemb per 
un piede, e andate fottofopra le trabiccole , cafc6,,d’ 
alto cinque braeda, e fi pefl6 in modo, chc bifognb

Jbw, K. S trar-
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trargli fangue , e curarlo da doveVo , aftrimenti fi fa* 
rebbe morto. E che fii Jjeggio , fe n d o  egii un uomo 
cost fatro , e trafcurato le gli fcwJi^gm una notte le 
fafce dd braccioj per Ic^uale fi era ^artofcngue , con tan- 
to fuo pericoloj c b c ^  di cidn<M s’acc<%|£^ Stefano, 

dorm'ye fec9[era.fpacciaro,e con tutSsifci^i ebbe 
che*f^ irinv^iri^ffrvendo fatto un Jago di fan̂ ihpiBcL 
ktto , e #P f̂t^ub condotto quad all’ cftremo . II Vafiiri 
dunque prefaqe particolare cura, come fe gli fufle ftato 
fratdio j lo fpce curare con eftrema diligenza; e nel ve
to* non bifognava meno . E con tutto ci6 non fu^pri- 
ina guarito, qhe fu finita del tutto quell’ opera ; per-t 

TornaaS.oiu- tomato CtHlofano a S. Giuftino j fini alcuna delle 
flino- ftanze di quell’ N^bate, ( i)  lafciate imperfette, e dopo

fece a Gkta di Ga^ello una tavola, ch’ era ftata alio- 
gata a Batifta fuo amicifluw^ tutta di fua niano: e un 
mezzo tondo, che b fa r f^ k  porta del fianco diS. Flo- 

• rido, con trc figurcHn^efcoT^lfendo poi, per mezzo 
di Meffer Pietro AretinVy&hiwrato Giorgio a Venezia 
a ordinarcj e*fare per i Gentiiuomini, e Signori della 
Compagnia della Calza 1’ apparatod’ una fontuofilfima, 
e molto magnifica fella, e la fcena d’,una Comniedia, 
fatta dal dctto M. Pietro Aretino per detci Signori; egli 
come quelli, che non poteva da fe folo condurre una 

.E’ chiamato «"tanta opcra, mandd per Criftofano, e Batifta Gungi fo- 
vmê î ia dal praddetti, i quali arnvati finalmente a Venezia , dopo 

eflTere llati trafportati dalla fortuna del mare in Schia- 
vonia, trovarono, che il Vafari non folo era Ik innan- 
%i a loro arri^ato, ma aveva gia difegnato ogni cofa, 
e non ci aveva fe non a por mano a dipignere. Aven- 
do dunque i detti Signori della Galza prela, nel fine 
di Canareio, una cafa grande, che non era finita, an- 
xi non aveva fe non Ic mura principali, e il tetto, 
Bello Ipazio d’ una ftanza lunga fettanta braccia , o

larga
VI cioi I ’ Ab' Bufalini *

Vafari <
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larga fedici, fece far<| Giorgio due ordini di gradi dt 
legnamcjalri braccial quattro da terra, fopra i quail 
avevano a flare Ig^gmtildonne a federe , e le facciate 
delle bande divBeci^'cuna in quattro quadri di brac- 
cia died 1’ umt, diftinti con nicch'i^di quattro b£gcdii« 
r  una p|;j|jpi^ghezza, €entrc>Ue.jQmt  ct'aco ^guyrTts 
qu«itoi»fcchie erano in m&izo ciafduna a'^ue^tmini di 
lilievo, alti braccia nove. Di maniera j nicchie
erano per ciafeuna banda cinque , e i ternaini died, 
che in tutta la ftanza venivano a eflere dieci nicchie, 
vend termini, e otto quadri di florie. Nel pjimo de’ . .. 

^uau quadri, a man ritta a canto alia feena, che tut* ti‘7dFajmin 
ti erano di chiarofeuro, era figurata pci: Venezia, Adria Vsnfiiai 
finta belliffima, in mezzo al mare, e fedentc fqpra_» 
tino Tcoglio, con un ramo di corallo in mancT; e intor- 
no a efla ftavano N etu n n o y^ tl, Proteo,Nereo, Glau- 
co, Palemone, e altri D iy < ? \ n t^  marine, che l o  
prefentavano gioie, perh^ e •o w ^a ltte  ricchezze del 
mare. E  oltre d6 vi ei/ne-alcum Amori, che tirava- 
no faette, e altri, che in aria volando ipargevano fio- 
l i ,  e il reflo del campo del quadro era tutto di bellif- 
llme palms. N si jecondo quadro era il fiume della Dra
va , e della Sava ignudi, con i loro vafi. Nel terzo 
era il Po finto groflb, e corpulento, con fette flgliuo- 
U, fatti per*i fette rarni, che di Jui ufeendo, metrono, 
come fulfe ciafcun di loro fiume regio, in mare. Nel 
quarto era la firenta con altri fiumi del Friuli. Nell* 
altra faeda dirimpetto all’ Adria era P Ifola di Can. 
dia , dove fi vedeva Giove eflere allattatc^ dalla capra, 
con molte Ninfe intorno. Accanto a quefto, cio^ dirim
petto alia Drava j era il fiume del Tagliamento, e i 
monti di Cadpro, E fotto a quefto, dirimpetto al Po, 
era U lago Benaco, e il Mincio, ch’ entravano in Po.
A lato a quefto, e dirimpetto alia Brenta , era P Adi»: 
fS) e il Telino enmnti in mare. I quadri dalla band^

§ z ritta
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rkta erano tratnezzati da quefte 
nicchie , Liberalita , Concordia , 
gione. Dirimpetto neli’ altra fact 
h  Prudenza civile, la Giuftizia, 
Guerra fotto, e in ulcitno una

: N T  A>

irtii collocate n e i f o  
i e c i  , Pace , e R e l i -  

erano la Fortezza, 
* ttoria con la  ̂

rita.^fippra poi era-
■ iftta^fenicione,, arrpferave^ e uA fregio lumi,

e dfi p a ll^ i  v<ft)fl\''|rfcfievi’; acque ftillatcTac^^jg^he 
avendo cWtronumi, rendelTero tutta la ftanza Jiimmofa. 
11 cielo pol era partito in quattro quadri, larghi ciafcu- 
no died braccia per un verfo, e per P altro otto j e 
tanto quanto tcneva la largbezza delle nicchie di quat
tro bractia, era un fregio , che rigirava intorno fhtor- 
no alia cornice, e alia dirittura delle nicchie veniva, 
nel mezzo di tutti i vani, un quadro di braccia treper 
ogni verfo; i quali qoadti erano in tutto zg.fenza uno, 
che n’ era doppio fopra J^Jcena, che faceva il nume- 
ro di vcntiquattro ; c inw^fti erano I’ Ore , ciot: do- 
dici della notte, e<*dî irci giorno. Nel primo de’ 
quadri grandi dieci bracciajjl^ual era fopra la fcena ) 
era il Tempofche difpeniava r  ore ai luoghi loro ,ac- 
compagnato da Eoio Dio de’ Venti, da Giunone, e da 
Iride . In un altro quadro era, all’ entrare della, porta, 
il carro dell’ Aurora, che ufcendo deflebraccia a Tito- 
ne, andava fpargcndo rofe, mentre eifo carro era da^ 
alcuni gain tirato. Nell’ altro era il Catro*del Sole; e 
nel quarto era il carro della notte, tirato da’ barba- 
gianni; la qual Notte aveva la Luna in tefta, alcuno 
nottole innanzi, e d’ ogn’ intorno tenebre. De quali 

, quadri fece la naaggior parte Griftofano, e fi portd tan-
plru ’ che^e rdl6 ognuno maravigiiato, e ma/fima-
no’ "mente nel carro della Notte, dove fece di bozzeaolio

quello, che in un certo modo non era poflibiJc. Simil- 
pienre nel quadro d’ Adria fece quei raoftri marini con 
tanta variety, e bellezza, che chi gli mirava rimaneva_» 
ftupito) come un par fuo avelTe faputo tanto. Infom-

ma
    

 



V f T / 1  VI C r i s t o f a n o  G h e r a r d ; . ' I4 t
ma*in tutta queft’ opera fi port6 , okre of ni credenza, 
da valenre, e mo!to oratico dipintore j e mafliinamen- Dlpin̂ t 
te nelle grottefchej^fogliami. cafa

Finito r quella fefta, ftettero in Vene- ‘’̂ '*‘*'’**
zia il Vafari,^^riftofano alcuni mcfi , dipignendo al 
MagnificoJ ^ ^iovaniiifCornjTO il ^ Icp » ovvertfJ*fl^l^ 
f it t jj j^ ’lina camera , neib^quaT ’̂̂ mllST^no tAve qua* 
dri grand! a olio. ElTendo poi pregato il ^fan»da Mi* 
dieie Sammicheie, architettore Veronefc, di fertnarfi in 
Venezia, fi (Iirebbe forfe volto a ftarvi qualche anno; 
ma Criftofano ne lo difluafe fempre, dicendo, chenon 
gra b?ne fermarfi in Venezia, dove non fi tcne^a con- 
to del difegno, n  ̂ i pittori in quel Juogo 1’ ufavano; 
fenza che i pittori fbno cagionc, che non vi s’ attcn- 
de alle fatiche dell’ arti, e che era meglio tatnare a 
Roma, che e la vera Icuoljwdell’ arti nobili, e vi A 
molto piii riconofciuta la che a Venezia. Ag-
giunte dunque alia poca il Valari aveva
di ftarvi, le dilfuafioni ^Gxiftofano, fi partirono am-*̂  
bedue. Ma perch6 Criftofano , eftendo •ribello dello 
Stato di Fiorenza , non poteva feguitare Giorgio, fe 
re tornd a S. Giuftino; dove non fu ftato molto, fa-TornaaS. 
cendo fempre qualche cofa per io gia detto Abate, 
che and6 a Perugia, la prima volta , chi vi and6 Pa* —, J
pa Paolo III.*dopo le guerre fatce co’ Perugini; dove ^
nelp apparato , che fi ftce per ricevere fua Santit^, fi 
port6 in alcune cole raolto bene, e particolarmenteal Teriô  
pottone detto di Frate Rinieri, dove fece Criftofano, 
come voUe Monfignor della Barba , alloja quivi Go* 
vernatore, un Giove grande irato, ed un altro placa- 
to,  che fono due bellilfime figure. E  dalPaltra banda - 
fece un Atlantc col Mondo addolTo , ed in mezzo a 
due femmine, che aveva no una fpada, e 1’ altra lo  
bilance in mano ; le quali opere , con molte altre che 
fece in quelle fefte Ctiftofano , furono cagione , che

fatta
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"̂ Lavoro ndh 
'fiamre della Cit~ 
, tadella>

■Sue pltture in 
S' Mada del
Popolo di Pe
rugia .

'Altri fuoi la-
^o n d iS ' Giu

fatta poi murare dal naedcfiino Pbncefice in Perugia la 
Cittadella; Mefler Tiberio CrifpoA che aliora era Go- 
vernatore, e Cartellano, nel farej^jii^nere molte fian- 
XC} voile, che Criftofano, oltreKuelI|L che vi aveva 

Lattanzio pittore Maa:nigiaao^;n fin’ ailora, 
vHl^orafle anch’F^IL Qqde Cliftofano ndSliclo ajat6 
al*detto tatu rfzic , ma fe^ p o i di fua rnano l?N«Wig- 
gior pafte d^le cofe migliori, che fono nelle ftanze ai
?|uella fortezza dipinte ; nella quale bvord anche Raf
aello dal.Colie, ed Adorre Doni d’ AfeoU (i) pittore 

Hjoko pratico, e valente, che ha fatto moke cofa nel
la fua p^tria, ed in altri iuoghi. Vi lavorb anche Tooir 
mafo del Paperelio pittore Gortonefc. (2) Ma il me- 
glio , che fofle fra loro, e vi acquiftafTe pih lode , fu 
Criftofano; onde nieftb in grazia da Lattanzio del dec- 
to CrifpO) fu poi ferapre^moko adoperato da lu i. In 
tanto avendo il dettoGtITW fatto una nuova Chiefetta 
in Perugia, detta*S:<^aria\kl Popolo , e prima del 
"Mercato, ed avendovi cowinolata lattanzio una tavo- 
la a olio, vi Tece Criftofano di fua laano tutta U par
te di fopra, che invero e belliilitna, emoJto da lodare. 
Eflendo poi facto Lattanzio, ,di pitto®: faargello di Pe- 
Tugia, Criftofano fe ne torrid a S. Giuftino., e vi fi ftet- 
te mold mefi pur Javorando per lo detto Signor Abate 
Bufolini. Venuto poi P anno 1 54 .̂ avendo Giorgio a 
fare per lo JlhiQiilfjmo Cardinal Farnefe una tayola a 
olio per la cancelicria grande, ed un’ altra nella Chie-

fa

■\t\ Nell’ Alecedafio pittorlco e detto A  done Doni d" Affif,e vi 
,.fi cua il (^afari; ma become la ciu^ont 1 errata ,  cosi ml giova cre
dere , che pa  errata il name della patrla di qutflo pittore.

Ill Fu Tommafo fcolare di GiuUo Roniii/io , di cui f t  mentions il 
\a fa rin e lt,4.a c.^n^nella Pita di Giulio,dove lo chiamaTommafoPa
perelio ,  e qui loch tama Tommafo del Papacello, tanto e plena da per 
tutto d' erron la pampa anche de’ G iunti,  del che non puo picname/id 
reflar capace, fe  non. chi larifcontri con quefa noftra • U P, Odaadiie. 
pomina Papetello, ed io ho feguitato quefla U fone .
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fa. di S. Agoftino per 'Galeotto da Girone , mandd per 
Crirtofano, il quale andaco ben volentieri, come quel- 
lo 5 che aveva veder Roma , vi ftette molti
niefi, facendo nlro a^ro, che andar veggendo. Ma^ 
nondimeno ac^fiiftb tanto, che torq^o di nuovo^a ^  
Giufiino j S c e  per capnccio in uqa jala alcune n̂ TJrC 
tanf*d»“eile} che pareva, che Vavole'fludidbe venti 
anni. Dovendo poi andare il Vafari 1’ aiwo I545« 
Napoli a fare ai frati di Monte Uliveto un refettorio 
di molto maggior opera, che non fu quello di S. Mi- 

^chele în Bofco di Bolognaj mand6 per Criftofago, Raf- 
&el!o dal Colie, e Stefano fopraddetti fuoi amici, e 
creati; i quali tutti fi trovarono al tempo determinate 
in Napoli, eccetto Criftofano, che rcft6 per effeream- 
malato. Tiittavia elfendo foiiedtato dal Vafari? fi con* 
dufle in Roma per andare a ^ a p o li ,  raa ritenuto da
Borgognone fuo fratello, c'

Chlamata a  
ffapoli dal Var

^en^nch’ egli fuorurcito, jan non vipo'. 
e il qiIale*lo voleva condq/fe in Francia al lervigio del andan. 
Colonnello Giovanni da Turrino, li perd^ quell’ occa> 
fione. Ma ritornato il Vafari 1’ anno 1J40. da Napoli 
a Roma per fare ventiqaattro quadri, che poi furono 
jnandafi a Napolipofti nella fagreftia di S. Giovan
ni Carbonaro, nei quali dipinfe in figure d’ un braccio 
o poco piuj ftorie del Teftarnento vecchio> e della vi
ta di S. Giov^hni Batilla: e per dipingere fimilmente i 
portelli dell’ organo del Pifeopio, che erano alti braccia 
fei; fi fervi di Criftofano, che gli fu di grandiffimo ^iutS in Rd- 
ajuto , e condufle figure, e paefi in quell’ opere molto «<* H Safari 
eccellentemente Similtnente aveva difegnato Giorgio 
fetvirfi di lui nella fala della cancelleria, la quale fu 
dipUita con i cartoni di fua mano, c del tutto finitain 
cento giorni, per lo Cardinal Farnefe; ma non gli ven- 
ne fatto j perchfe ammalatofi Criftofano, fe ne torn6 a 
S. Giuftino fubito, che fu cominciato a migliorare. Ed 
il Vafari fenza iui finl la fala, ajutato da Raffaellodal

Col-
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Colie, da Gio. Batifta Bagtiacavkllo Bolognefe, daRo* 
viale 5 e Bizzerra Spagnuoli, e da moiti alert fuoi ami
ci j c creati. Da Roma tomato Qiorgio a Fiorenza, e di * 
]1 dovendo andare a Rimini, la^ a ll*  Abate Gio. 
Matteo Faettani nella Chiefa de^Mona^^di Monte Oli* 

una cappellaf^a frefco, edVina tavoTa'5̂ n̂ f-6 da S. 
GfuSinolper mfllWTeco Criftofano; ma 1’ Abate B»6riino 
al quale dipifneva una fala, non voile per allora lafciarlo 
partire, promettendo a Giorgio, che preftogliel mandereb- 
be fino in Romagna . Ma non dftante cotali promefle ,  ̂
i^ette tanto a mandarlo , che quando Criftofano ^ndo " 
trovd eflTo Vafari non folo aver finite 1’ opere di queld’ c 
Abate, ma che aveva anco fatto una tavola all’ altar 
maggiore di S. Francefco di Rimini per M. Niccolb 
Marchefelli; ed a Ravenna nella Chiefa di Clalfi, de’ 
Monad di Camaldoli, un’ altra tavola al Padre Don_. 
Romualdo da Verona^Aiittte di quella Badia . Aveva 
appunto Giorgio amno i^ o . non molto inmanzi, fat
to in Arezzo, nella Badia .di S. Fiore de’ Monad neri, 
ciob nel Reftttorio, la ftoria delle nozze d’ Efter .* ed 
in Fiorenza nella Chiefa di S. Lorenzo, alia cappella 
de’ Martelli- la tavola di S. Giftaon^o ( i )  quando ef- 
fendo creato Papa Giulio III., fu condotto a Roma al 
fervigio di Sua Santita ♦ Laddove pen«5 al ficuro, col 
mezzo del Cardinal Farne/e, che in que? tempo andb 
a flare a Fiorenza, di rimettere Criftofano nella Patria, 
e tornarlo in grazia del Duca Cofimo • Ma non fu pof- 
Cbile 5 onde bifegnb, che il povero Criftofano fi ftefto 

E ‘ I'lbcrato dal infino aj 1554. nel qual tempo effendo chiamatoil 
bando, per in- Yafari al fervizio del Duca Cofimo , le gli porfe occa-

Criftofano. Aveva il Vefcovo de’ Ri- 
ca/bii, perchb fapeva di farne cofa grata a fua Eccel-

lenza
111 Qucfla tavola ,  che copriva tutlo i l  foodo della cappella fecon-

io  il difegno del Brunellefco, fa  Uvata di Chiefa pachi anni fono, 
pert he non vi f i  vedeya piu tiimte , ejfendo fvanuo il colore, e ap- 

pare,ndo Ja tela,

    
 



VlTA D1 C R I S T j O F A N O  G h E R A R D I .  1 4 ^

lenza, meflb mano a far dipignere di chiarofcuro l o  
tre facciate del fiio palazzo, (i) che e pofto in fu la 

■ cofcia del ponte-Riil Carraia: quando M. SforzaAlme* 
ni coppiere, ^^prim^, e piA favorito cameriere del 
Duca, fi rifoivfe di vyler far anch’ egli dipigvfe^dl 
chjarofcefio, a concorrenza del la fua jcala
dcTfi* via de’ Servi. Ma non avendo trq^ato pittori a 
Fiorenza, fecondo il fuo capriccio, fcrifle a Giorgio 
Valari, il quale non era anco venuto a Fiorenza j che 
penfaflfe all’ invenzione j e gli mandafle difegnato qucl- 
lo , che gli pareva , che fi dovelfe dipigner^ in decta 

•fua facciata; perchfe Giorgio, il qual’ era fuo aniicif* 
fimo, e fi conofeevano inuno quando ambidue ftavano 
col Duca Aleffandro; penfato al tutto, fecondo le mi- 
fure della facciata, gli mand6 nn difegno di'belliffima 
.invenzione, il quale a diricujra, da capo a piedi, con 
ornamento vario rilegava/ed abbeljiva le fineftre, o  
riempieva con ricche ftdrie tutci i vani della facciata; 
il qual difegno dico, che conteneva, pgr dirlo breve- 
mente, tutta la vita'dell’ uomo, dalla nafeita per in- 
fino alia mortC’ Mandate dal Vafari a M. Sforza, gli 
piacque tanto,*e parimente al Duca, che per fare^ 
che egli avefle la fua perfezione, fi rUblverono a non 
volere, che^vi fi mettefie mano fino a tanto, ch’ efib 
Vafari non fufle venuto a Fiorenza; il quale Vafari fi- 

•nalmente venuto, e ricevutoda fua Eccellenza lllufiriA 
fima, e dal detto M, Sforza con molte carezze, fi co* 
mincib a ragionare di chi potefle effere il cafo a con* 
durre la detta facciata; perche non lalbiando Gioagio 
fuggire 1’ occafionc, dilTe a M. Sforza, che niuno era 
pin atto a condurre quell’opera, che Criftofano; eche 
n& in quella, n6 parimente nell’ opere, che fi avevano 
a fare jn palazzo, poteva fare fenza F ajuto di lui, 
Laonde avendo di ci6 parlato M. Sforza al Duca ,^ '»  

9'wb. F. T ' po -
111 Ora quefic pitture fono imbimcatt^
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po molte inforniazioni trovatofi, die il peccato dl Cri-. 
hofano non era si grave, com’ era ftato dipinto, fii 
da fpa Eccelienza il cattivello fina l̂mente ribenedecto; 
ia qiial nuova avendo avuta il Vafarrj'ch’era in Arez- 

la patria, e gli amici, inando fubito uao 
a a ■■ C'Kfiofattp ,^che di ci(  ̂niente fape\a , adar- 
gli si fatta n u o v ? * ^ ’ avuta. delja quale fu per^iiie* 
grezza quafi ^er venir meno. Tucto liero adungue, 
confdTando , niuno avergli mai voluto meglio del V̂'a- 
fari, fe n’ and6 la mattina vegnente da Gitta di Ca- 
fieJlo al Borgo, dove prefentate je lettere della fua li- 
berazione al CommiHario, fe n’ and6. a cafa del pai-c 
dre, dove la raadre, e it fratello, cÎ  ̂ molto innanzi 
jfi era ribandito, ftupirono. Paflati poi due giorni , fe 
.n’ and6 axl Arezzo , fa ricevuto da Giorgio con piu 
feda, che fe fufle ftato fuo fratello, come quelli, chc 
da lui fi conofceva tanp^m ato , ch’ era rifoliito vo- 
k r fare il rimanenTe della vita con effb lui. D’.Arez
zo poi venuti ambidue a Fiorenza, ando Ctiftofano a 
baciar le man?al Duca, il quale lo vide volentieri,e 
refto maravigliato ; perciocch^ dove aveva pcnfata ve

nder qualche gran bravo, vide u#om(pciarro il miglio- 
re del Mondo. Similmente effendo molto ftato carez- 
zato da M. Sforza', che gH pofe amore grandiffimo, 
mife mano Criftofano alia detta facciata; Tiella quale, 
perchb non fi poteva ancor lavorare in palazzo, gli 
ajutb Giorgio, pregato da lui a fare per le facciate 
alcuni difegni delle ftorie, difegnando anco tal volts 
neli’ opera fogra la calcina di quelle figure , che vi 
fono. Ma febbene vi fono molte cofe ritocche dalVa* 
fari, tutta la facciata nondimeno, e la rnaggior parte 

, delle figure, e tutti gli ornamenti, feftoni , ed ovati 
grandi , fono di mano di Criftofano; il quale nel vero 
come fi vede, valeva tanto nel man^giar’ i colori in 
.ftcfco, che fi puo dire , e lo confefla U Vafari, che

ne
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tie fapeffe piii diliji'". ( i)  E fe fi fuffe CriftofanOj 
cjuando era giovanetto, efercitato continuamente ^e^

,gU ftudj dell’ arte-{ percioccbe non difegnava ipai,
I'e non quando aveva a mettere in opera ) ed avd^e^ 
feguitato animofamente le cofe dell’ arte, tx 
aviito pari; veggendofi, che la pratica . JJ^g ^ dHio. e 
la ■«4ism6ria gli facevi^no in modo condurre le cofe f?ni* 
altro Audio, ch’ egli fuperava molti, che'in vero n o  
fapevano piu di liii. NI: fi pu6 credere , con quanta Sua folUcUu~ 
pratica, e preRezza egli conducelTe i fuoi lavori , e 
quando fi piantava a lavorare, e foffe di che temp^ fi 
^olelte, SI gli dilettava , che non levava raai \:apo dal 
lavoro; onde altari fi poteva di lui promettere ogni 
gran cofa. Era oltre cid tanto graziolb nel convetfa- 
le ,  e burlare, mcntre che lavorava, che U Vi^ari fiava 
tal volta dalla mattina fino alia fera in fua compagnia 
lavorando, fenza che gli vemfle_ mai a faAidio . Con- 
duATe CriAofano qucfta fac'ciata in foehi mefi, /enza_» 
che tal -volta ftette alcune fettimane fenza lavorarvi , 
andando al Borgo a vedere, e godere cofe fue . N6 
voglio, che mi paja fatica raccontare gl^ f p a rtim enti, 
e %ure di quefi’̂  opera ( i )  la quale potm torndn avc<» . 
Junghiffima vita, per eflere all’ aria, e molto fottopo- 
fta ai tempi fortunofi. N6 era a fatica fornita, chs da 
nna ternbile* pioggia, e groflifliina grandine fu moko/afacdata de/l‘. 
offefa, ed in alcuni Juoghi fcalcinato il muro . Sono Almenh 
adunque in queRa facciata tre fpartiinenti. II primo

T 2  per ,
111 P i qni,  fe non altro f i vede V ingenultcl dij^iorpo, 

ilent il car'attere di (iorico ingenuo , dicendo anche di f t  il pro •, «  U 
contra , come la fentiva . Que/la facciata e aneora in ejfere , benche in 
molte paiti da baffu abbia patitp .

h i  E’ defcritta quefla facciata da Frofino Lapini Utterato ncto in 
una Uttsra, che e a cart. 48,  del primo tdrno delle Eettere pittoriche, 
nelle note della quale fi dice., che la cajd e de' Medici , ma fusbaglio 
frifo dail’ ejfervi fopra la porta dipinta 1’ arme di Cofimo primo , e 
perch'e vi abita una branca. di quella famietid, o li vicino . Quejld 
cUfcrifione del Vafari e pih copiofa di quella del Lapini •

7̂
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Der- cominciarmi da baflb, dove 'fi^o la porta princrpa- 
le, e le due fineftre. II fecondo b dal detto davanzalc 
infipo a quellodel fecondo fineftrato . Ed il terzoe dal
le <?ette ultime fineftre infino alia cornice del tetto ; e'^ 

^ |tre  ci(?!> in ciafcun fineftrato fei fineftre ,che fan- 
no fa^JpSej. E fecondo quefl’ ordine fu divifa tutta 
r  <?pera- per dirittura dalfa cornice del tetto infin^ in 
terra. Accanto dunque alia cornice del tetto b in pro* 
fpettiva un cornicione con menfole , che rifaltano fo- 
pra un fregio di putti, fei de’ quali, per la larghezza 
dqlla facciata j ftanno ritti j cio^ fopra il mezzo dell’ 
arco di tiafcuna fineftra uno, e foftengono con Itffpal- 
le feftoni beiliflimi di frutti, frondi,,e fiori, die van- 
no dair uno all’ altro; i quali fiori, e frutti fono di 
inano in,raano, fecondo le ftagiotji , c fecondo T eti 
della vita noftva quivi dipinta. Similmente in ful mez
zo de’ feftoni, dove pendono, fono altri puttini indi- 
verfe attitudini. Fmita quefta fregiatura, in fra i vani 
delle dette fineftre di fopra, in fette fpazj, che vi fo
no , fi fecero ̂  fette pianeti con i fette fegni celefti fo
pra loro finimento, e ornamento. Sotto il da- 

^anzale '#^^efte  fineftre, nel parapctto, b una fregizr 
tura di Yirtii, che a due a due tpfigono fette ovari 
grand!, dentro ai quali ovati fono diftinte in iftorie Ic 
lettc eta deli’ uomo, c ciafcuna eta accoiiipagnata da 
due Virtii a lei convenienti, in modo che fottogliova?- 
t i , fra gli fpazj delle fineftre di fotto, fono le tre Vir
tu Teologiche, c le quattro moral!. E lotto nel la fre- 
gutuja , che b fopra la porta , e fineftre inginocchiate j 
icmo le fette*arti Hberali, e ciafcuna  ̂ alia dirittura.^ 
deir ovato ,in cui b la ftoria dell’ eta, a quella Virtq 
cqnvenicnte j e appreftb , nella medefima dirittura , le 
virtu morali, pianeti, fegni, e altri corrifpondenti . Fra 
le .fineftre inginocchiate poi la vita attiva, e la con- 
templariva con iftorie, c ftatuc, per in/ino alia morte,
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nfetno, c ultima reitifT'ezione noftra. E per dir tutto, 
condufle Criftofano quafi folo tutta Ja corpice , feftoni 
e putti, e i Cette fegni de’ Pianeti . Cominciando .poi 
da un lafOj face primieramente la Luna, e per lenfe- 
ce una Diana,.che ha il grembo pieno di 
a Proferpma, con una Luna in. capo, di
Caapro Ibpra. Sotfo ppll’ ovato, dov’ e la ftoria aell” 
infanzia, alia nafcita dell’ uomo Ibno aldUne balle_/, 
che lattano putti, e donne di parto nei letto, con- 
dctte da Criftofano con molta grazia. E quelio ovato 

foftenuto dalla Volonti Lola, che 6 una giovane va- 
ga 5 5 bella, mezza nuda, la quale t  retta dafla Cari- 
ta, che anch’ ell*' allatta putti. E fotto P ovatoj nel 
pavapetto, 6 la Granamatica ,che infegna leggere ad al- 
cuni putti. Segue, tornando da capo , Metcurio colCa- 
duceo, e col fuofegno, il quale ba nell’ ovato laPue- 
rizia con alcuni putti, parte de’ quali vanno alia fcuo- 
la, c parte giuocano; e quefto t  foftSnuto dalla Veriti 
che e una fanciulletta ignuda, tutta pura, e femplice, 
la quale ha da una parte un mafchio per*la Falfit^,[i] 
con varj foccinti , e vifo beJliflimo. ma^ n  pU ncrhi 
cavati in dentro. E fotto I’ ovato delle fineltftrelTTSX 
de, che con la deftra battezza un putto in una conca 
piena d’ acqua, e con la finiftra mano tiene una cro- 
ce : e fotto  ̂ la Logica nel parapettocon un ferpcnte, 
e coperta da un velo. Seguita poi il Sole figurato in 
un Apollo, che ha la lira in mano > e il Ipo fegno 
nell’ otnamento di fopra. Nell’ ovato e 1’ Adolefcenza 
indue giovinetti, che andando a paro^l’ unqAg^e 
con un ramo d’ oliva un monte , illuminato dal Sole ; 
e 1’ altro fertnandofi a mezzo il camtnino a rairare 
bellezze > che ha la Fraudc dal mezzo in fu » fenza_» 
accorgerfi, che le cuopre il vifo bruttiffimo una bel
la , e pulita mafchera, e da lei, e dalle fue lufinghc

• ' fa tia .
Jil £ ' mafchio, per i l  Latino Mendaeiutu.
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fatto cadere in un precipizto,
'Ozia > che h un uonio graffo, e corpolento, il quale 
fi tutto fonnacchiofo , e nudo a guifa d’ un Sile-̂  
noq^e la Fatica in perfona d’ un robufto, e fatican- 

ha d' attorno gl’ iftromenti da lavo- 
rare . E quefti fono rctti da quelia parte
delr ornamento j'ch’ fc fra le fi^eftre, dov’ e la ^pe- 
ranza, che Ra T ancore a’ piedi; e nel parapetro di 
fotto h la Muftca con varj ttmmcnti rauficali attorno. 
Seguica in ordine Venere, la quale avendo abbracciato 
Amore} lo bacia , e ha anch’ ella fopra ii fuo fcgno. 
Nell’ ovato, che ha fotto, i  la ftoria della Gio\fenti^ 
cio^ un giovane nel mezzo federe con libri jilrumen- 
ti da mifurare, e altre cofe appartenenti al difegno,
€ oltre €ib mappamondi, palle di cofmografia,esfere. 
DIetro a lui b una loggia, nella quale fono giovani, 
che cantano, danzando, e fonando, f  danno buon tem
po , e un convitc? di giovani tutti dad a’piaceri. Dali’ 
tino de’ lad e foftenuto queiio ovato dalla Cognizione 
di fe fteflTo, fa quale ba ineorno fefte, armille , qua-. 
drand. e lUjû . e ii guarda in uno fpecchio; e dall’

,' ckTJa Fraode bruttiffima vecchij magra e fdentata, 
la quale-fi rided’ efla Cognizione, e con faeliaepulita 
'niafchera h va rkoprendo il vifo. Sotto 1’ ovato 6 la 
Teroperanza con un freno da cavallo in tnano, e fot
to nel parapetto la Rettorica, che e in fila con I’ al
tre . ^egue a canto quefti Marte armato, con mold 
trofei attorno, col fegno fopra del leone.* Nel fuo 

,che ^ fotto, 6 la Virilita, finta in un uomo 
maturo, laefib in mezzo dalla Memoria, e dalla Vo- 
lonta, che gli porgono innanzi am bacino cF oro,den- 
trovi due ale, e gli moftrano la via della falute vec- 
o. un monte; e quefto ovato  ̂ foftenuto daft’ Inno- 
C(?nza, che  ̂ una giovane con un agnello a lato, ie 
dalla Hadta, che tutta ledziante, e ridente’ fi moftra

qud-
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qtiello, che e veramente. Sotto 1’ ovatoj fra le fine- 
fire, e la Prudenza, che fi fa bella alio fpecchio , e 

M&a fotto nel parapetto la Filofofia. Seguira Giove cpn 
il fulmine, e con 1’ aquila , fuo uccelio, e col fuo fe- 
gno fopra. Nell’ ovato b la Vecchiezza , 
gurata in im vecchio vefiito da facerdote,*^i«<ai^by3' 
ni dwanzi a un altare> fopra H quale pone il- bacino 
d’ oro con Je due ale; e quefto ovato e retfo dalla Pie- 
ta j che ricuopre- certi putti nudi, e dalla Religlone 
ammantata 5 di vefti facexdotali. Sotto e la Foitezza 
armat^, la quale pofando con atto fiero P un  ̂ delle 
g«mbe fopra un rocchio di colonna , mette in bocca a 
un leone ceite paI4e , e ha nel parapetto di fotto P 
Aftrologia .-L’ ultimo del fetCe pianeti 6 Saturno , finto 
in un vecchio tutto malinconico, che fi raan^a i fi- 
gliuoli; e un ferpente grande , che prende con i denti 
la coda , il quale Saturno ha fopra il fegno del Capri- 
corno. Nell’ ovato e la Decrepita, nella quale b finto 
Giove in Ctelo ricevcre un vecchio decrepito ignudo> 
e ginocchioni, il quale b gaardato dalla Felicity, e 
dalla hnmortalid, che gettano nel M onH ^ _
fa. £ ’ quefio ovat<a foftenuto dalla Beatitudine^aquar ' '  
e retta fotto nell’ ornamento dalla Giuftiziala qual’ 
b a federCj e ha in mano lo fcettro, e la cicogna fo- 
pra le lpalle)*con 1’ arme e le leggi attorno; e difbt. 
to nel parapetto b la Geometria. Nell’ ultima parte da 
baffo) che b intorno-alle fineflre inginocchiate, e al
ia porta, ^Lia in una nicchia, per la vita attiva^e, 
dalP akra bairda del medefimo luogo P Induftrla«y*^V 
ha un corno di dovizia, e due ftimoli in mano. Bi 
verfo la porta una ftoria; dove molti fabbricanti, 
architetti-, e fcarpellini hanno innanzi la porta di Co* 
fmopoli, Citta edificata dal Sig. Duca Cofimo, nelP 
Ifola delP Elba 5 col xkratto di porto Ferraio. Fra que* 
fla ftoria 5 il fregio, dove fono P arti liberali, e U

l3g(>
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kgo Trafimenoj al quale fbno intorno Ninfe, ch’ efco- 
no deir acque con tinche , lucci, anguille, e lafche, e 
a Ijato al lago h Perugia in una figura ignuda, avcndij 
un cane in mano, lo moftra a una Fiorenza, ch’ b 

•^SwiiL^im^anda, che corrifponde a quefta, con un 
Ain^^ficawo ) che r  abbraccia, e gli fa fefta. E fotto 
quefta  ̂ la vita contemplativa in un’aitra ftoria,<dove 
inoki filofofl, e aftrologi mifurano iJ cielo, e moftra' 
no di fare la nativity del Duca; e accanto nella nic- 
chia, che h rincontro a Lia, & Rachel fua ibrella, ft- 
gliuola^di Laban, figurata per elTa vita contemplativa. 
L’ ultima ftoria, la quale anch’ efla h in mezzo a dt:e 
nicehie, c cbiude il fine di tuna P *invenzione,  ̂ la_.  ̂
Morte , la quale fopra un caval jfecco, c con la falce 
in roan6 , avendo feco la guerra, la pefte, e la fame, 
corre addolib ad ogni forta di gente. In ana niccbia & 
lo Dio PIutone,^e. a baflb Cerbero cane infernale; c 

- nelP aitra d una*figura grande, che refufcita il di no* 
viflimo .d’ un fepolcro. Dopo le quali tutte cofe fece 
Criftofano fopra i fronte/pizj delle fineftre inginocchia- 
tgjalgjyjj^lJtiudi, che tengono P imprefe di Sua Ec* 

^cellenza", e fopra la porta an’ arm^ ducale, le cui fei 
palle fono foftenute da certi putti ignudi, che volan- 
do s’ intrecciano per aria. E per ultimo, nei bafamen- 
ti da ba/To, fotto tutte le ftorie, fecc iPmedefimoCri* 
ftofano P imprela di eftb M. Sforza > cio^ alcune agl  ̂
glie , ovvero piramidi triangolati , che pofano fopra 
t̂re palle, con un motto:intorno, che dice Immobius. 

’I^a^qeele c^era finita, fu infinitamente lodata da Sua 
Eccellenza, c da cfib M. Sforza, il quale, come gen* 
tiiilEmo, e cortefe,. voieva con un donativo d’impor* 
tanza riftorare la virtu , e fatica di Criftofano ; ina_. 
cgU nol foftenne, contentandoli, e baftandogli la gra* 
zia di quel Signore, che , fempre P amd, quanto piii 
»oa faprei dire. Mcntre, che queft’ opera li fece , il
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Vafari j ficcome fempre aveva fatto per 1’ addietro J 
tenne con e(To feco Criftofano in cafa del Sig. Bernar- ScoThaeklara. 

,detto de’ Medici, al quale, perciocchi  ̂ vcdeva, quanto 
fi dilettava della pittura, fece clTo Criftofano, in ^^nar%ctode'MZ 
canto del giardino , due ftorie di 1 lii imfi him m Ji^iurfiT did- 
il rapimentodi Proferpina, e Paltra Vertiwmo^e 
na-Dei dell’agricoItuBa; e oltre ci6 fece in queft’opera 
Criftofano aJcuni ornamenti -di termini, e piltti tanto belli,
€ var;, die non fi pu6 veder meglio. Intanto dfendo* 
fi dato ordinc in palazzo dicominciare a dipignere,la 
primj cofa a che fi mife mano, fu una fala ddle flan
ge nuove; la quale eftendo larga braccia venti, e non 
avendo di sfogo^ fecondo che 1’ aveva fatta il TalTo, 
piii di nove braccia, con bella invenzione fu alzata_. 
tre , cio^iniinoa dodici in tutto,dal Vafari*lenza mo-, 
vere il tctto, che era la metk a padiglione. Ma perch^ 
in ci6 fare, primache fi potdfe dipjgnere,andavamol- 
to tempo in rifare i palchi, e altri lavori di quella, e 
d’ altre ftanze, cbbe licenza clTo Vafari d’ andare aftar»- 
fi in Arezzo due mefi inficme con CriftoFano* Ma non 
gli venne fatto di potere in detto temp!S«iug|^jji;£2Ji* 
cio/liach^ non pat6 mancare di non andare m dettO 
tempo a Cortona , dove nella Compagnia del Gesfi di- °̂rtacol Va/km 
pinfe la volta , e le facciate in frefco infiemecon Cri- 
ftofano, che fi portd molto bene, e roaflimamente in 
dodici facrific; variati del Teftamento vecchio, i quali 
fecero nelle lunette fra i peducci delle volte. Anzi per 
meglio dire, fu quafi tutta queft’ opera di mano d^ ri- 
ftofano , non avendovi fatto il Vafari, cbe certH?ni»i, 
difegnato alcune cofe fopra la c a lc in a e  poi ritocco 
talvolta alcum luoghi, fecondo che bifognava. Fornita 
queft’ opera, che non  ̂ fe non grande , lodevole, o  
Jnolto ben condotta, per la molta variety delle cofe, 
che vi fono, fe ne tomarono amendud a Fiorenza del 
mefe di Gennaid i’ anno 1555 . dove mcffb mano a dip
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pignere la fala degli Elementi i  nientre Jp Vafari dip?
Sm plnure iu gncva i qiiadri del palco, Criftofano fec« alcuneimpre*
•la'̂oDucafe‘̂' vilegano i fregi deile travi per lo ritto , nelle^
a.jo ucac. capricomo, e teftuggini con la vela,

Tffpwi&wd^ua Eccellenza. Ma quello, in che fi mo- 
ftrc^c6ftu^ nWavigliofo , furono alcuni feftoni di frutte, 

^che fono nella fregiatura della tjave dallapaite di-lbt- 
£0 , i quali fbno tanto belli, che non fi pud veder co- 
fa rneglio colorita, ne piu naturale , eflendo maffima- 

' mientc t-ramezzati da certe mafchere, che tengono in 
■iiocca le legaturc di elTi feftoni, delie quali non ^ pof- 
fono vedere n& le piili vavie , ne le plii bizzarre  ̂ nek 
la qual maniera di lavori fi puo dire*, che fulfe Cri- 
llofano fuperiore a qualunque altro n’ ha fatto maggio- 
r e , e paTticolare profeffione. Cid fatto, dipinfe nellc 
facciate, ma con i cartoni del Vafari, dov’ e il na- 
fciraento di Vener^, alcune figure grandi,e in unpae- 
fe rnolte figurine piccole, che furono raoko ben con
'd o tte . Simiim^nte nella facciata, dove gU Amori, pic- 
Cioli fanclulletti, fabbricano le faette a Cupido, fece i 
f t i  battono i fulmini per Giove: e fopra
fei porte'condulfe a frefco fei ovati gr^^adi, con ornar 
inenti di chiarofcuro, e dentro ftorie d; bronzo, che fu- 
rono belliffimi. E nella medefiina lala colori un Mer- 
curio, e un PJutone fra Is finelire, che fo%o pari men- 
te beiJilfimi. Lavorandofi poi accanto a quefta fala la 
camera della Dea O p i, fece nel palco in frefco le quat- 
tro^ag ion i, e oUre alle. figure, alcani feftapi , cbo 
p « raS « io  v«rieta, e bellezza , furono maravigliofi; 
concioffiache, come erano quelli della Prim^vexa pieni 
di mille forte fiori, cosi quelli della State erano fatti 
con un’ infinita di fru tti, e biade: quelli dell’ Autun- 
no erano d’ uve, e pampani: e quei del Verno di d- 
polle, rape,radici, carote, paftlnache, e foglie fecche: 
fonza ch’ egli colori a olio nel quadro di naezzo , dov’
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h il carro d’ Opi, qiiattro leoni, che lo tirano , tanto 
belli, che nen (i puo far meglio; e iji vero nel Fare 

► animali non aveva paragone. Nelia camera poi di Ge- 
rere, che b allato a queRa , fece in certi angpii a!cu- 
ni putti, e feftoni belli alratto. E nel gnadro del
zo, dove il Vafari aveva fatto Cerere ^iffcanfe Pro- 
ferpina, con una faca di pino accefa, e fopra un Ja?- 
ro tirato da due ferpenti, condulle moke* cofe a fine 
Criflofano di fua mano, per e0er in quel tempo il 
Vafari aramalato, c aver lafeiato fra P altre cofe quel 
quadĵ o imperfetto. Finalmente venendofi a fare untjr-- 
•azzoj che b dopo la camera di Giove, e a* lato a 
quella d’ Opi, li*ofdino di farvi tutte le cofe di Giu- 
none. E co-i fbrnito tutto P ornamento di ftucchi con 
ricchiffimi intagJij e varj componimenti di figure, fat- 
ti fecondo i cartoni del Vafari, ordinb qffoVafari,che 
Criflofano conduceffe da fe folo in frefco quell’ opera, 
defiderando, per effer cofa, che aveva a veder/j da 
preffo, e di figure non pid grandi, che un braccio, 
che faceffe qualche cofa di hello in qiTello, ch’ era 
fua propria profpTione. Conduffe dunqiM%Gnftofanoi^  ̂
un ovato della v«lta uno fpofalizio con uhft?l5nb in 
aria , e dalP uno de’ lati in un quadro Ebe Dea della gio- 
ventij, e nelP altro Iride, la quale moftra in Cielo P 
arco celcfte*Nella mcdefiina volta fece tre altri qua- 
drl, due per rifeontro, e un altro maggiore alia dirii;* 
tura delP ovato, dov’^  io fpofalizio, nel quale ^Giu- 
none fopra il carro a federe, tirato da’pavoni i In uno 
degU akri due, che mettono in mezzo qugfto,iJ«rt5|*a 
della Potefta,e nelP altro P Abbondanza colcornodei* 
la copia a’ piedi. Sotto fono nelle facce in due quadri, 
fopra P entrare dl due porte, due altre ftorie di Qiu- 
none, quando convene Io figliuola d’ Inaco fiunie in 
vacca, e Califto iti oifa; nel fare della quale .opera po- 
fe fua Eccelicnza grandiffima affezjone a Crifidfonoj
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veggendolo diligente, e follecito oltre modo a lavofra- 
P e r c u i s ' i  perciocche non era la mattina a fatica giornoj die 
j[o V ajfeî o i2'e/Criftofuno era comparfo in ful lavoro j del quale ave- 

vfl tanta cura, e tanto gli dilettavaj che moke volte" 
'' '' liva di veftircj per andar via. E tal vol-

fi mife, per la fretta , un 
tutte reneva fotto il let- 

to ) che non crano compagne, ma di due ragioni. 
E il piu delle volte aveva la cappa a rovelcio, e la_. 
capperuccia dentro. Onde una mattina comparendo a 
bpon’ ora in full’opera, dove il Sig. Duca , e la Signo
ra DucSella fi ftavano guardando, e apparecchifindofi 
d’andare a caccia, mentre le Dame „e gli altri fimet- 
tevano all’ ordine , s’ avvidero, che Criftofano al fuo 
folito aveva la cappa a rovefcio, e il cappuccio di den
tro; perche ridendo ambiducj dilfe il Duca: Criftofa- 
n o , che vuol dir quefto portar fempre la cappa a ro- 

Sĉ er̂ i giocoji velcio ? Rifpofe Criftofano t Signore io nol lb , ma vo- 
• di Crljlafano ■ ,giig un di trovai'c una,foggia di cappe , che non abbino 

nfe drittOj he*rovefciOj e fiatio da ogni banda a un mo- 
do . perch^^a»n mi bafia i’ animo di portarla altrimen* 
ti j vb1fen3^ i  5 e ufcendo di cafaja mattina Ic piu 
volte al bujo: fenza che io ho un occhio in modo im- 
pedito, che non ne veggio punto. Ma guardi voftraJ. 
Eccelienza a quel che io dipingo, e, non-a> come io ve- 
fto. Non rilpofe altro il Sig. Duca', ma di 11 a pochi 
giorni gli fece fare una cappa di panrio finilfimo, e ca
dre J e rimendare i pczzi in modp, che non fi vedeva 

nb jrovefcio; e il collate da capo era lavorato 
di paflTamani nel raedefimo modo dentro, che di fuori, 
c cosi il fornimento, che aveva intorno; e quella fini- 
ta , la mando per nno ftaffiere a Griftofano, imponen- 
do, che gliela delfe da fua parte. Avendo dunque una 
mattina a buon’ ora ricevuta coftui la cappa, fenza en- 
liare in altre cerimonie, provata che fe la fu, dilfe al
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fo*ftaffiere: II Duca ha ingegno; digli, ch’ ella fta be
ne. E  percb  ̂ era Criftofano della perfona fua trafcura. 

, t o ,  e non aveva alcuna cofa piu in odio, che avere a 
metterfi panni nuovi, o andare troppo Ilringato , 
ftretto; i! Vafari, che conpfceva quell’ umorq. quanda 
conofceva, ch’ egli aveva d’ alcuna forta panm bifo- 
gnojglieli faceva faje di narcofoj'e poi una maftina 
di buon’ ora porglieli in camera j e leva?e i vecchij e 
cosi era forzato Criftofano a veftirfi quelU, che vi tro- 
vava. Ma era un follazzo maravigliofo ftarlo a udire, 
iiientre era in collera , e fi veftiva i panni nuo\ii : 

J3ua*daj diceva egli, che alTaffinamenCi fonqifefti; non 
fi puo in quefto*Mondo vivcre a fuo niodo . Puo fare 
il diayolo , che quefti nemici della coinoditi fi diano 
tanti penfieri? Una mattina fra 1’ altre, efleadofi meC- 
fo un pajo di calze bianche, Domenico Benci pittorCj 
che lavorava anch’ egli in palazzo col Vafari, fece_» 
tantoj che in compagnia d’ altri giovani mend Cnfio- 
fano con effo feco alia Madonna dell’ Improneta . E 
cosi avendo tutto il giorno camminato,*faltato, e fat- 
to buon tempo , fe ne tornarono la fiiaa dopo ceha; 
onde Cridofa.nO}, ch’ era firacco , fe n’ and^mbito pet 
dormire in camera; ma efiendofi meffo a tratfi le cal
ze j fra perchfe erano nuove, e egli era fudato, non fu 
mai poffibilt, che fe ne cavaffe fe non una ;  percbi 
andato. la fcra il Vafari a vedere, come ftava j trovd, 
che s’ era addormentato. con una gamba calzata, e 1’ 
altra fcalza, onde fece tanto, che tenendogU un feryi* 
dote la gamba, e 1’ altro tirando la ca^a, 
tralferO} mcntre, ch’ egli malediva i panni, Giorgio, 
e chi trov6 certe ufanze, che tengono ( diccva egli ) 
gli uomini fchiavi in catena. Che piii ? egli gridava, 
che voleva andarfi con Dio, e per ogni modo tornar- 
fcne a S. Giuftino, dov’ era lafciato vivere a fuo mo
do , e dove non aveva tante fcrvitu: e fu una paffio-
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Sua morte.

ne raccohfolarlo. Piaeevagli il ragionaf poeO jC ama- 
va , ch’ altri in favellando foiTe breve , in tanto che , 
non che altro, avrebbe voluto i nomi proprj degli uo-̂  
mini breviffirnij come quello d’ uno fchiavo, che ave* 
va M. Sforza, il quale li chiamava Enime. Ohqueflij 
diceva"'CriB|^ano, fon bei nomi , e non Gio. France* 
fco*, e Gio. Antonio , che fi pepa nn’ ora a promin- 
ziarli. E pesche era graziofo di natura, e diceva que- 
fte cofe in quel fuo linguaggio Borghefe, avrebbe fatto 
ridere il pianto. Si dilettava d’ andare il di delle fe- 
fte, dove fi vendevano leggende» e pitture ftampatej 
e *ivi fi fiava tutto il g i o r n o e  fe ne comperava'alcq- 
n a , tnentre andava 1’ altre guardandck, le piu volte le 
lafciava in qualche luogo 5 ,dove fi fofle appoggiato. 
J^qn vdlle.mai, fc.non forzatoj andare a cavallo,an- 
.corchfe fofle nato nella fua patria nobilmente, e fofle 
aflai ricco. Finalmente eflendo mono Borgognons fuo 
fratelloj e dovetfdo egli andare al Forgo j il Vafari, 
che aveva rifcoffb moiti danari .delle ftie provvifioni, 
e ferbatigli j, fii difl'e; Jo ho tanti danari di voftro: e 
behe 5 che g l ^ ortiate. ,con effb voi per fervitvene ne’ 
voftrPWb^nTr Rifpole Criflofano ; non vo danari,; 
pigliategli per voi, che a me bafta aver graz-ia di ftat- 
vi appreflb, e di vivere , e morire con efib voi. lo 
non ufb , replied, il Vafari , fervirrai de^le fatiche d’ 
altri; le non gli voJete, gli manderd a Guido voftro 
padre. Cotefto non fate voi , difle Criflofano, percioc- 
ch^ gli fflanderebbe male , come e il folito fuo> In 
ifpfJ^^ven^pgU prefi} fe n’ andb ai Borgo indifpofto, 
e con mala contentezza d’ animo; dove giunto, it do* 
lore deiia morte del fiatello, il quale aniava infinita* 
roente, e una crudele Icolatura di rene, in pochi gior* 
ni, avuti tutti i facramenti della Chiefa, fi mori aven* 
do difpenfato a’ fuoi di cafii, e a moiti poyeri que’

■ da*
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daiiari , ch’ sveva portato j afFcrmando poco anzi IaJ« 
morte,, ch’ ella per altro 'nop gli dojeva, fe nonper- 

lafciava il Vafari in Croppo grandi impaccl, e-fati- 
che, qnand crano queiJi ,• a-cfte aveva mfcffp 'inano nei a • - j  
palazzo del Duca. Non moJto dopo avendj? *'Siia Ec- epttSo‘!  
cellenza inccfa !a morte di Criftofanoj C(m^€^%per ordmi del
fpiacere, fece fare in *marmo la tefta di Ini, e con 1’ 
infrafcritto epitaffio la mand6 da FiorenzS, al Borgo j 
dove fu pofta in S. Francefco.

D. O. M.

CHRISTOPHORO GHERARDO BVRGENSI 
PINGENDI ARTE ERAESJANTJSS.

OyOD GEORGIVS VASARIVS ARETINVS HVIVS 
ARTIS FACILE PRlNCEPS/l)

IN FXORNANDO .
COSMI FIO R EN T IN . DVCIS FXLATIO- 

ILLIVS ©PER AM QVAM MAXIME 
PROBAVERIT.'

PICTORES HETRVSCr POSVERE 
• OBIIT A. D. MDLVI.

VIXIT AN LVIM.III. a  VI.

VI

h i j i  quefle parole a tris FACILE PRINCEPS Agojlino Caracci fece 
iuefla poftitla in margine del fuo efemplare PENiTUŜ  IGNORANS . Amf 
iedue danno nell’ ecceffo, perchl i l  V^afari non (i pub dire uno de’ pri.- 
mi pittori del Mondo, ma non J i  pud dire affatto ignorante , fe non, al
tro per la copia , per I' inven^one, e per la facilitd , eperl' erudifione, 
ehefiveggono in tutte If fue opere; le quali per lo numero immenft 

fparfo per tutta I’ Ita lia ,  c per la vaflitd delle medefime fannd'
innar-
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Innarcar le ciglia per la maroviglia . E  quando ha valuta diptgnere cim' 
accurate{ra , non ha ne nel djfegna^ n'e ncl colorito avutopaura di ruf' 
funo ; e hafia-yedere i  quadri , che fono nella foffitta del falone di 
Palatpio vecchio in Firenze; per c’onofcer, che pittore era il rafari'-, 
n o  anche veduto dt’ fitoi ritratti ,  chepajono di Giorgione, o del 
Pordenone • Ma avendo da lavorare tanto ,f i  ferviva molto d‘ altri pit- 
tori, che F-^jutavano, come J i  fente in quefie F ite, onde in akuni 

£uol quadri i  piqp d ifu o .
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D I ' j  A C O P O
DA PUNTORMO

%
PITTORE FIORENTINO.*

Li antIchi, ©vvero maggiori di Bartolommeo di 
Jacopo di Martino padre di Jacopo daPuntormOj 

del quale al prefente fcriviamo la vita, ebberS j fecon- 
do che alcuni aflfermano , origine dall’ Ancifa, caftello 
del Valdarno di fopra, affai famofo jj,er avcredi Ii trat- 
ta fimilmente la pritna origine gli antichi di M. Fran- 
cefco Petrarca > Ma o di li j o d’ altronde.  ̂ che foffe- 

,ro ftati i fuoi maggiori, Bartolommeo ^p'raddetto, il 
* quale fu Fiorentino, e iecondo che mi vien dettOjdcli- 

la. famiglia de’ Cawcci, ii dice, che fu difcepolo di 
Domenico del Grillandajo , e che avendo roolte-cofe 
lavcrato in Valdarno, come pittore, fecondo que’ tem
pi , ragionevSh, condottofi finalmente a MirjpoU a fa
re alcuni Javori, c quivi, e ne’ Juoghi vicini dimoran- 
do, prefe moglie in Puntorrao una mplto virtuofa, e 
dabben fanciulia , chiamata Aleflandra, figliu-ola di _P -̂ .
fqualc di Zanobi, e di mona Brigida fu» do«f5 . T>\ 
quefto Bartolommeo adunque nacque P anno 1495« jar 
copo, Ma elfendogli fnorto il padre J’ anno 14991 la 
tnadre P anno 1504, e I’ avolo P anno 15,015. ed egli 
rimafo al governo di mona Brigjda fua avola, la qua
le lo tenne pardcchl anm in Puntormo, e gli fece ia- 
iegnare leggerC) e Icfivere, ed i- primi principj della 

fonti V. X Gr»ra-
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Gramrnatica Latin a; fu finalmente da!!a medefima con. 
dotto di tredici anni in Fiorenza> e mdlTo ne’ pupilli, 
acciocche da quel magiflirato, fecondo cne fi cofluma, 
foflero le fue poche faculti cuftodite, e confcrvate; e 
lui pofto che ebbe in cafa d’ un Batifta calzajolo, im 
po*o fuo pa^fentC) fi toni6 mcna^Brigida a PuntormO) 
e msno feco una fbrella d’ eiTo* Jacopo. Ma indi a 
non molto eTfTendd'anch’ effa mona Brigida morta, fu 
forzato Jacopo a ritirarfi la decta forella in Fiorenza, 
e metterla in cafa d’ un fuo parents chiamato Nicco- 
larjo 5 iUquale (lava nella via de’ Servi. Ma ^anche 
4uerta fanciulla , feguitando gU alcri fuoi, avantir, 
che fuJTe maritataj G m ori'P  ann9 15 12 . Ma pec 
tornare ^  Jacopo 5 non era anco ftato moiti msfi 
Fiorenza , quando fu mcffo da Bernardo Vettori a fla
re con Lionardo da V inci, e poco dopo con Mariotto 
AlbertineJIi, con*Piero di Gofimo^ e finalmente Pan- 
no 15 12 . cOn Andrea del Sarto, col quale fimilmente non 
ftette molto, perciocche fatri ch’ ebbe Jacopo i cartoni dell’ 
arcbetto de’ S g y / i,d d  quale (ipar/era di fotto , non par-, 
v e , che mai dopo lo vedefle Andrea ben volsntieri, gualun- 
que di cio fi fiiffe la cagione. La primaopera dunqae, d ie  
facefle Jacopo in detto tempo, fu una Nunziata picco. 
Ictta per un fuo amico farto, ma elTendo morto-il far- 
to prima, che fuffe finita P opera, fi rimafe in mano di 

Ja co p o , che alJora ftava con M ariotto, il quale n’ ave- 
va vanagloria, e la moflrava per cofa rara a chiunque 
l^ircap^itava a bottega. Onde venendo di que’ giorni a 
Fiorenza RafFaello da Urbino, vide P o p erated  il gio- 
VinettOj che P aveva fatta, con infinita maraviglia-., 
profetando di Jacopo quello, che poi fi c veduto riu- 
fcire . Non molto dopo eflcndo M ariotto partito di Fio
ren za, e andato a lavorare a-Viterbo la tavola, che fra 
Bartolommeo vi aveva cominciata , Jacopo , il quaP 
era gioyane m alinconico, e folitatio , rijnafo fenza-*

• ' mae-
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)in^ftro, and6^a per fe a flare con Andrea del Sarto > 

quando appun̂ o egli aveva fornito nel cortile de’ Servi Va foua An- 
ie ftorie di Sr Filippo, le quali piacevano infinitaraen-
te a Jacopo, flccome mtte T altre cofe, e la maaie-
ra , e'difegno d’ Andrea. Datofi dunque Jacopo a fare 
ogni opera d’ imitarlo , non pafl6 nioitjr, die fi jide 
aver fatto acquiflo nvaravigliofo nel difegnare , e nel 
colorire; in tanco, che alia pratica parre , che fufie 
flato molti anni all’ arte. Ora avendo Andrea di que* 
giorni Anita una tavola d’ una Nunziata per la Chiefa 
dc’ frati di Sangallo, oggi rovinata, come fi b detto 
Delia* fua vita, egli diede a fare la predella *di quella 
tavola a olio , at Jacopo , il quale vi fece un Grifto 

)raorto , con due angioletti , che gli fanno lume con 
(due torce, e lo piangono; e dalle bande in tllie tondi, 
due profeti, i quali Furono cosl praticamente lavorati, 
che non pajono fatti da glovinetto ,^ma da un pratico 
maeftio. Ma pub anco elTere , come dice il Bronzino 
ricordarfi aveie udito da ellb Jacopo Puntormo, che in 
quefla predella lavorafle anco il Roflb. *Ma ficconae a 
fare quefta predella. fu Andrea da Jac<3̂  ajutato , cosi 
fu limilmente in /ornire /fiiolci quadri , ed opere , che 
continuamente faceva Andrea. In quel mentre effendo 
flato fatto fommo Pontefice il Canlinale Giovanni de’ 
Medici, e cftiamato Leone X. fi facevano per tutta^ 
Fiorenza dagli amici, e divoti di quella cafa moltear* 
*ni del Pontefice, in pietre, in marmi, in tele, ed in 
frefco, perchi volendo i frati de’ Servi fare alcun fe- 
gno della divozione, e fervitd loro verfck la defta ca-. 
la , e Pontefice, fecero fare di pietra 1’ arme di ellĵ  
Leone }€  porla in mezzo all’ arco dd primo portico 
della Nunziata , che b in fu la piazza. E poco ap*- 
pxcflb diedero ordinc, ch’ ella fulfe da Andrea di Co« 
fimo pittore iridTa d’ oro , e adornata di grottefche, 
deile quali era egli maeftto eccelientC; c deli’ imprefs

X. 2 di
    

 



Figure a olio 
ne'ila Nui^iata 
in Fioren^a , 
che trafcendono 

' la fua eta

r N T J 
jfTa in\r

fnno 5 che da fe non 
s6 di dare a fare Je

cartoniper due 
figure.

Ch‘ eccitarono 
maraviglia y ed 
invidia in An» 
diga fuo mae- 
firo • *
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di cafa Medici ; ed oltre cid meffa in\niezzo da rfna 
Fede, e da una Carita. Ma conofcendo^ndrea di Co- 

poteva coodurre tanfee cofe, pen* 
a tare te due figure ad altri; e cosi chia- 

mato Jacopoj che allora non aveva piu che dicianno* 
ve anni, gli^iede a fare le dette due figure, ancor* 
ch? duralTe non piccola fatica a /iCpoilo a volerJe fa
re , come qvKlii 5 ch’ effendo g/ovinetto , non voJeva-» 
per la prima metterfi a si, gran rifico, ne lavorare in 
luogo di tanta importanza. Pure fattofi Jacopo animoj 
ai\corch  ̂ non fuffe cosi pratico a lavorare in frefco co
me a ol*o, tolfe a fare le dette due figure. E riftratc  ̂
( perche ftava ancora con^ndrea de  ̂Sarto ) a fare i 
cartoni in S. Antonio j alia porta a Faenza, dov’ egli,̂  
ftava, gh condulfe in.poco tempo a fine* E.ci6 fatto, 
men6 un giorno Andrea del Sarto, fuo maeftro a ver 
derli; il quale Andrea vedutigU con infinita maraviglia 
e ftupore, gli lo<?6 infirjitamente ; ma poi, come fi h 
detto, che fe ne fuffe, o T invidia, o ultra cagione, 
non vide mai ^iff Jacopo con buon vifo. Anzi andando 
.alcuna volta Jiffopo a bottega di lui., o non gli era 
aperto , o. era uccellatp dai garzoni  ̂ di maniera ch’ 
egli fi ritirb affatto, e- comincid a fare fottiliffime fpe- 
fe, perchfe era poverino, e ftudiare con grandiffima alfi- 
duit^. Finito dunque, ch’ ebbe Andrea di Cofimo di 
raetter d’ oro I’ arme, e tutta la gronda, fi mife Jaco
po da fe folo a finite il redo, e trafportato dal deslo 
d’ acquiftare nome, dalla voglia del fare, e dalla Na- 
tura 1’ gveva dotato d’ uaa grazia , e fertility d’ in- 
^gno grandiflimo, condufle quel lav.oro con prcftezza 
jncredibiJc a tanta perfezione, quanto pifi non avreb. 
-ke potuto fare un ben vecchio, e pratico maeftro ec- 
cellente, perchi crelciutogli pet quella fperienza I’ 
anirao, penfando di potcr fare niolto miglior’ opera, 
siveva fatto penfiero, fenza dirlo altriracnti a niuno,

di
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di vettar’ in t ^ a  quel lavoro, e rifarlo di nuovo, fe- 
conao un alny fuo difegno, ch’ egli aveva in fantafia. 
Ma in queft» mentre, avendo i frati' veduta 1’ opera 
finifaj e che Jacopo non andava piii al Javoro, trova- 
to Andrea, |Io ftimolarono tanto_, che fi rifolve di fco- 
prirla. Onde cercato di Jacopo , per d^mandare 
voleva farvi altro, ^non lo trovando, perciocch^ Tia-. 
va rinchiufo intorno al nuovo difegno, e non rifponde- 
va a niuno; fece levare la turata, e il palco, e fcopri- 
re r  opera. E la fera medefima, effendo ufcito Jacopo 
di cafa per andare ai Servi, e come fufle notte mandar 
giu if lavoro 5 che aveva fatto, e metcere in "opera il 
nuovo difegno, vov6 levato i pond, e ftoperto ogni 

^ofa , con infiniti popoli attorno , che guardavano , 
^erchfe tutto in collera , trovato Andrea , ft dolfe_» , 
che fenza lui aveflfe fcoperto, aggiugnendo quello, che 
aveva in animo di fare . A cm Andrea (i)  ridendo, 
rifpofc: Tu hai il torto a dolerti, percioccb  ̂ il Javo
ro , che tu hai fatto , fta tanto bene, che fe tu I’ avefli 
a rifa re , tcngo per fermo, che non pStrefti far me- 

’ glio; c perch6 non d mancher  ̂ da morare , ferbau 
cofefti difegni ad^alcre occafioni. QueftVopera fu tale, 
come fi vede, (2) e di tantg^bellezza, si per la ma-» 
niera nuova, e si per la dofcezza delJe telle, che fono 
in quelle due feminine, e per la beJIezza de’ putd vivi, 
e grazioli, ch’ ella fu la pid bell’ opera in frefco, che 
infino allora fulTe llata veduta giammai; perchfe oJfre 
a i putti della Carita, ve ne fono due altri in aria,^i 
quali tengono all’ arme del Papa un paniip, t;as*to beT-^

111 doe Andrea ii  Cofimo. , , „  « . , , d ,r n i
(2) Le due figure tanto lodate dal Vafan, e dal Bocchi nelle Bee 

I t m d i  Firenze, fono ancora in efere, e ben mantenute,  benche efid- 
fie alV intemperie delV aria,^t folamente fono m a n n e r  dat a pohe^ 
j  au internyfir trnd^U Tua bellezza. voile farU npulire il Car
rf^ in p ii/a  Ic^zJnd to rJ \. delle lettere pittoriche » ma
vaher Qahime ,  ̂B fe  perche ci voleva un troppo gran ponte
p»i non nt fu  fatto altro, r
effendo moUo alte>
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Sommamente 
^celebrate da 
Michdagnolo .

ATtnt helViJJime 
di Leone X .

'Fefle pê  U 
crea\ioT.e del 
JP^pa in F i-  
rw{;<.

li j che non fi pu6 far roeglio: fenza tutte Ic/fi
gure hanno rilievo grandimmo, e fon f\re  per colori- 
to, e per ogni altra volta ta li, che non (npolfono loda- 
re a baftanza^ E Michelagnolo Bonarroti vcggendo un 
giorno quell’ opera > e confiderando, che H aveva fatta 
un giovine d’̂ anni 19. difle: Quefto giovine fari anco 
ta l^  per quanto fi vede , che fe Aive , e feguita, por- 
rk quell’ arte in Cielo . Quefto grido, e quella farna 
lentendo gli uomini di Puntormo, mandato per Jacopo 
gli fecero fare dentro nel caftello, fopra una porta po* 
fta in fu la ftrada maeftra, un’ artae di Papa Leone 
con due*putri bellilfima, comechfe dall’ acqua CiS gi  ̂
ftata poco meno che gualla. II carnejrale del medeli- 
mo anno, eflendo tutta Fiorenza in fella, e in allegtez-̂  ̂
za per 1# creazione del detto Leone X. furono ordi
nate molte fefte, e fra P altre due bell llime, e di 
grandiflima fpela , da due compagrue di Signori e Gen- 
tiluomini della C itta ; d’ una delle quad, ch’ era chia- 
tnata il Diamante, era capo il Sig. Giuliano de’ Me
dici j fratello rfel Papa , il quale 1’ aveva intitolata cosl, 
per effere ftatc^l diamante imprefa di Lorenzo il vec- ‘ 
«:hio, ( i)  fuo padre; e dell’ altra, che aveva per no- 
nie, e per infegna il Broncone, era capo il Sig, Lo
renzo, figliuolo di Piero de’ Medici, il quale, dico, 
aveva per imprefa un broncone, cio6 uo tronco di 
lauro lecco, che rinverdiva le foglie, quali per moftra- 
re , che rinfrefcava, e rifolveva il nome dell’ avolo. 
Dalla compagnia dunque del D amantc fu dato carico 
■ ^TM.-Audre^ Dazzi, che allora. leggeva lettere Greche 
e Latine nello Audio di Fiorenza, di penfare all’ in-̂  
fenzione d’ un trionfo; ond’ egli ne ordino uno litni-V

PI Lorenzo detto i l  Magnifico pair* di Leon X. che il  Vafari 
thiama fempre il vecchio, henche per Lorenzo il vecchio s iatenda lo-  
renxo fratello di colimo puur patria, t zio grande del Magnifico, co
me ho detto akrovey ma il  Fafari lo dice il  vecchio rijpetto a Lorenzo 
Duca d’ Urbino fuo nipote . <
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le^a qnelli, cjp facevano i Pvomani trionfando, di tre 
carri belliPiiy, e lavorati di legname j dipinti Conbel- 
lo , e riccoprtifizio. Nel primo era Ja Puerizia con im 
ordine belli^ino di fanciuili. Nel fecondo era la Viri- 
]ita con nrlltc perfone, che nelP eta loro virile ave- 
vano fatto gran cofe. E nel terzo era Senettii^ con 
molti chiari uomini^che nella loro vecchiezza aveva- 
no gran cofe operato; i quab tutti petfonaggi erano 
ricchiffimamente addobbati, in canto che'non fi pen- 
fava poterfi far meglio. Gli archicetti di quefti carri 
furono Raffaello delie VivolCj ii Carota int^agliatote»

•Andrea di Cofuno pittore, e Andrea del Sarto* E 
quelli, che fece«o, e ordinarono gli abiti delle figure j 

^furono fer Piero da Vinci , padre di Lionardo 5 e Ber- 
nardino di Giordano, belliflimi ingegni •, e *a, Jacopo ne‘ tarri 
Pantormo folo tocc6 a dipignere tutti e tre i carri, trionfali, 
ne i quali fece, in diverfe ftorie di chiarofcuro, incite 
trasformazioni de g_U Dei in varie forme, le quali og- 
gi fono in mano di Pietro Paolo Galeotti Orefice ec' 
cellente. Portava fcritto il primo carro* in note chia- 
rifllme Erimuf^il feconda Sumuf) e ^  terzo Fuimus  ̂
cio^ Saremo 3 Sigmo, Fummo; la canzone cominciava:
VoUno gli anni Avendo quefti trionfi vedutp il Sig.
Lorenzo, capo della compagnia del Broncone, e de- 
fiderando dfe fuflero fuperati, dato del tutto carico a 
Jacopo Nardi (i) Gentiluomo nobile, e litteratiliinio, 
al quale , per quello che fu poi, t  raolto obbligata la 
fua patria Fiorenza. Effb'Jacopo ordinb fei trionfi 
laddoppiare quelli ftati fattl dal Diaraa*te . il**primo, 
tirato da un par di buoi veftici d’ erba, rapprefentava 
V et  ̂ di Satumo, e di Jano, chiamata delP oro,eav^- 
va in cima del carro Saturno con la falce, e Janocen 
le due tefte, e con la chiave del tempio della Pace in

mano,

hi Jacofo Nardi, (ht i’ ifiorla di Firtnv ■. 
0  livio.

tradujpc Th.    
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mano 5 e fotto i piedi legato il Furore \ o n  infinite/o- 
fe attorno, pertinenti a Saturno, fatte e*di
diverfi colori dall’ ingegno del Puntorm^. Accompa- 
gavano guefto trionfo lei coppie di paftorVignudi, rU 
coperti in alcune parti con pelle di martoj®, e zibel- 
lini, con ftiv|letti all’ antica di '^ ie  forte, e con i 
loro zaini , e ghirlande in capo df molte forte frondi.
I cavalli, fopra i quali ei*ano quefti paftori, erano fen* 
za felle, n>a copetti di pelle di leoni, di tigri, e 
di lupi cervieri; le zampe de’ quali, melTe d’ oro, 
pepdevano dagli lati con bella grazia: gli ornainen* 
ti delle ^oppe, e ftaffieri erano di corde d’ orfl: 
ftaffe, tefte di niontoni, di cane, e d» altri fiinili ani- 
m ali; e i freni, e redini fatti di diverfe verzuie , c di.̂  
corde d’ afgento . AveVa ciafcun paftote quattro liaifieri iq i 
abito dipallorelli jvelVici piuferoplicementc d’ altre pelli, 
e con toice fatte aguifa di bronconi fccchi, edirami di 
pino, che facevano bellilfimo vedere. Sopra il fecondo 
carro, tirato da due paja di buoi , veftiti di drappo 

.ricchiflimo, crfl^hirlande in capo, e con pater noltri 
grofii, cjhe Ipro pendevano dalle dorate com a, era..' 
Numa Ponvpilio, Ccondo Re de’ Rogiani, con i libd  
della reiigione , e con tutti gU ordini facerdotali, e.. 
cofe appaxtenenti a’ facrificj; perciocch^ egli fu appref- 
fo i Romani autore, e pnmo ordinatore tJella reiigio
ne, e de’ facx.fizj. Era quefto carro accompagnato da 
fei facerdoti,, fopra beliilfiine mule , coperti il capo 
con manti di tela ricaroati d’ oro, e d’ argento' a> fo- 
'^je S*‘d]era <nacftrevolmente lavoraci, In doffo ave- 
v^no vefti facerdotah all’ antica, con balzane, « fre* 
|io  d’ pro attorno ricchifiimi, ed in mano chi un tu- 
x^olo, e chi un vafo d’ oro , e chi altra cola fomi* 
gliantc. Alle ftalFe avevano nxiniftrl a ufo di leviti, e 
ie torce, che quelti avevano in tnanp, erano a ufo di 
candellieri antichi} c fatti con bello arcifizio, Il terzo

cano
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Ĉ fcro rapprefe^tava ii confolato di Tito Manlio Tor
quato , il qufle fu confolo dopo tl fine della prima 
guerra Cart^^nefe, e governo di maniera, che al tem
po luo fioriJbno in Roma tutte le virtu, e profperid. 
II detto caifo, fopra il quale era eflb Tito > con niol- 
ti ornamenti fatti <kl Puntormo , era tirato- da otto 
beiliflimi cavalli, ^  innanzi gli andavano fei cdj)pie 
di fenatori togati , fopra cavalli coperti di telctta d’ 
oro j accompagnati da gran numero- di ftaffieri, rap- 
prefentanti littori con fafci, lecuri, ed altre cofe perti- 
nenti al niinifterio della giuftizia. Il quarto carro ti,ra« 
JO cfe. quatcro bufali, acconci a guifa d’ elefifnti j rap- 
prelentava Giuli^) Cefare trionfante per la yittoriaavur 

yta di Cleopatra, fopra il carro. tutto dipinto dal Pun» 
•'.tormo, dei fatti di quello pin famofi ; il qtial carro 

accompagnavano fei coppie d’ uomini d’ arm?, veftiti 
di lucentiifime armi, e ricche, tutte fregiate d’ pro, 
con le lance in fu la cofcia, E Je tor'ce, che portayano 
gli ftaffieri mezzi armati, avevano forma, di trofei, id 
varj modi accomodafi, Ii quinto carro •  Cirato da car 

‘ valli alati, che aveyano forma di gtffi „  aveya .fopra 
Cefare Auguda, dominatore deli’ Univerfo , accompa- 
gnato da fei coppie di poeti a cayallo, tatti coronati, 
iiccome anco Celare, di lauro, e vettifi in varj abitij 
fccondo le ioro provinciej e quefti, perdocch^ furo* 
no i poeti fempre moito favoriti da Cefare Auguftoi 
il quale efii pofero con le, ioro opere |n Cielp. Ed ac- 
ciocchfe fuflero conofciuti j ayeva eialcun. di loro una 
fcntta a traverfo, a ulb di batida j nella^ualg 
loro nomi. Sopra il fello carro, tirafo da quattro p '̂a 
di giovenchi veftiti. riccamentc , era Trajang Imperap 
doic giuftiflimo, din.an?i ai quale> fedepte fopra jl ca?* 
10, moito bene dipinto dal funtormo, andavano fopla 
belli, e hep guarqiti cavalli,. fei coppie di. dottori Icgw 

irilino ai picdi, e ,con mozzette di vaij 
^  fecoo*

ôm. V,
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Jttoni di v^i-•iecondo die anticamcnte coftiimavano i 
re . Gii ftaffieri, die portavano le force'to gran nume* 
rc>, erano fcrivani , copifti, notai con l ib jj  e fcritture 
•in mano. Dopo quefti fei veniva il carro,^vverotrion- 
fo delP Eta, e Secol d’ oro, fatto con bSlifllmo , 
•ricchifEmo art^fizio, con molte h ^ e 'd i  rilievo, fatte 
'da %accio Bandinelli, e con bellimme picture di mano 
del PuntormOj fra le quali di rilievo, furono molto lo- 
date le quattro Virtu cardinal!. Nel mezzo del carro 
forgeva una gran palla in forma di appaiiiondo, fopra 
la quale ftava proflrato bocconi un uomo, come morto 
arniato (J* arme tutte rugginofe ; il quale avendoletchie# 
ne aperte j c felTe, dalla feflura ulciva un fanciullo 
tutto nudo, e dorato , il quale rapprefentava P E t^  
dell’ oro ^efurgente, e la fine di queJia del ferro, del*' 
la quale egli ufciva , e rinafceva per la creazione di 
quel Pontefice; e^quefto raedefimo fignificava il bron- 
cone fecco, rimet*tente le nuove foglie , coineche aE 
cuni dicelTero, che la cofa del broncone ( i)  alludeva 
a Lorenzo de**Medici, che fa Duca d’ Urbinb.' Non  ̂
tacerb, che il ^ tto  dorato, il quaJ’ era tagazzo d’ un' 
fornaio, per lo dilagio, che pati pcr.guadagnare died 
fcudi, poco apprdlb fi mori. La canzone, che fi cantava 
da quella mafcherata, fecondo che fi cofturna , fu compofi* 
zione del decto Jacopo Nardi, e la priiiia ftanA diceva cosi: 

Ce/ui f che da le leggi alia Hatura,
• E i narj f ia t i , e fecoli diffone,

JD’ ogni bene e eagione :
•E  ikmalquanto permette  ̂ al Mendo durai 
Ottde quefia figura 
Contemplando f i  vede y 
Come con certo piede
L ’ un fecol dopo V ultra ul Mondo ‘vienty 
E  mat a, H bene in male , e ’ I male in bene.

Riper- *
III i t  broncont fe r d e  era  I ’  im prefa  d i io r tn {o  D a t a  d  U rb in d i ^

    
 



Vir;
\  Riporte 

Puntormo, 
giovani dell3 
Ja Citra; or 
ze, fu negll

' di J acopo da PoNTOgMO. 17 1
1̂1’ o’pere, che fece in quefta fefta il  

fre 1’ uriie j tanta lodO) che forfe pochi 
Yua et^ n’ ebbero mai altrettanta inquel*

!e venendo poi eflb Papa Leone a Firen* apparati perU 
apparaci 5 che fi fecero, molto adoperato; venuu del 

perciocch  ̂ accomp^gnatofi con Baccio ^  Montel îpo ^
Icukore d’ eta , il <^ale fece un arco di iegname in 
tefta della via del palazzo (r) dalle (cal^e di Badia , 
lo dipinfe tutto di bclliffime ftorie 5 le quail poi pet la 
poca diligenza di chi n’ ebbe cura , andarono m alo ; 
lolo ne rimafe una j nella quale Pallade acctjrda uno 
ilrunSento in fu la lira d’ Apollo con belliffiraa grazia; 
dalla quale ftoria ii pu6 giudicare di quanta bonc  ̂y e 

^perfezione folfero P altre opere, e figure. Avendo nel 
wcdcfimo apparato avuto cura Ridolfo Grillandaio d’ 
acconciare, e d’ abbellire la fala del Papa, che h con- 
giunta al convento di S. Maria Novella, ed b antica 
refidenza dc’ Pontefici in quella Citta ; ftretto dai tem
po j fu forzato a fervirfi in alcune cole ^elP altrui ope
ra r Perchfê  avendo P altre ftanzc tut^ adornate, die- 
de cura a Jacopo da Puntormo di fare nella cappella) 
dove aveva ogni. mattina a udir Mefla fua Santit^, 
alcune pitture in frefco . Laonde raettendo mano Ja- Farie phtuH 
copo alPopera, vi fece un Dio Padre con mold pnt-^ •
ti, e una Vtronica, che nel Sudario aveva I’ effigie di 
Gcsii Crifio; la quale opera da Jacopo, fatta in tan
ta ftrettezza di tempo, gli fu molto lodata . Dipinle 
poi dietro all’ arcivefcovado di Fiorenza, nella ^
di S. Rulhllo (2) in una cappella in frefto, ila liolUa

y  z Don-t
A

hi I>eiia oggi via del Pataeio, percht in ejfa e H pala\XQ djt 
ToitPdcon le carceri.
_ 111 Cioe S, Raffaello , ma eorottamente fi chiama S. Ruffello, £4 

putura efiata ih oarte ricoperta da chi ha valuta adornare V altarecan 
ifiucchi fill depravato gu(io moderno, ma levando via dttti fiucchi ,f i  

fcoprirtbbera le figure , the fan tanta belle ̂  the pajono 4’ Andrea del 
fiarto.
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Donna col figliuolo in braccio, it;! S. Micĵ ê
lagnolo , e S. I ucia, e due altri Santi V^inocchiorii; 
e nel mezzo tondo della cappella un D iyP ad re, con 
alcuni Serafipi intorno. Eflfendogli pqi , wcondo ch o  
aveva molto defiderato, ftato allogaro dalmaeftro Ja
copo , frate d ’̂ Servi, a dipignereyina parte del corti- 
le ^e’ Servi; per eirerne andato /Andrea del Sarto in 
Francia, ,e Itffciato T opera di quel corcile imperfetta,'
Ti niife con rnolto Audio a fare i ca.toni . Ma per- 
ciocchfe era male agiato di roba ) e gli bifognava , 
mentre f|pdiava per acquiftarfi onore >, aver da vivere; 
fece fopra la porta dello fpedale delle donncj dietrg 
Ja Chiefa dello fpedale de’ Preti, fra* la piazza di S. 
Marco j e via di SangalJo, dirimpetto appunto al mu- 
ro delle Tuore di S. Caterina da Siena, due figure di^ 
chiarolcuro belliflime, ( i)  cioe Crifto in forma di pel- 
Jegrino, che afpe(^a alcune doane olpiti per alioggiar- 
le ; la quale opera fu meritamente molto in que’ tem
p i, ed e ancora oggi dagli uomini intendenti lodata. 
In quefto medejimo tempo dipinfe alcuni • quadri , c 
ftoriette a olio, per i -maeftri di zecca, nel carro del* ‘ 
la moneta, che va ogni anna per S. Giovanni a pro- 
ceffione, P opera del qual carro fu di mano 'di Mar
co (2) del Taflb. E in ful poggio di Fiefole, fopra la 
porta della compsgnia della Cecilia , una S. Cecilia- 
colorita in frefco coii alcune rofe in mano, tanto bel- 
la , e tanto bene in quel luogo accomodata , che per 
jjipptiy ell’ e, h delle buone opere, che fi potfano ve- 
d S em  §-efc(>. Quefte opere avendo veduto ,il gi^det- 
tor maeftro Jacopo frate de* Servi, e accefo maggior- 

jie//a porla a ftaente nel fuo defiderio , pens6 di fargli finire a ogni 
opera del detto cortile de’ Servi , penfando , 

ng g. grvi. gjjg ^ concorrenza degli altri maeftri, che vi avevano
• lavo-

rigure hellijji- 
me d chiaro- 
euro .

Pm urt a o lio .

t i t  Le' due figure di chiarofeura fiono endatt male. 
Ixl Cioe I’ intaglio del Iggname e opera di quefio MMarco,

    
 



 ̂ V/TAfci J acopo da Pontormo. 17^
]3\V>ratOj dojejfe faitfe in quello, che reftava a dipin» 
geilii , qualcjrdf cofa uraordinariamente bella . Jacopo 
dunque meil\ri mano, fece non meno per defiderio di 
gloria, e d’ Aore che di guadagno , la ftoria della Vi- 
litazione defa Mljdanna con maniera un poco piu ariof 
fa , e defta, che inl^o allora non era ftafo fuo folito, 
la qual cola accrebbA, oltre all’ altre inlfnite bellez^e, 
bonta air opera infinicamente f perciocche. le donne , i 
patci, i giovani, e i vecchi fono. fatci in frefco tanto 
niorbidamence, e con tanta unione d.i colorito , che b 
cola maravigliofa i onde le carni d’ un putto, che fiede 
iji fu*certe fcalee > anzi pur quelle infiemernendb di tuti 
te 1’ altre figure ,*fono tali, che non fi poflTono in fre* 
fco far rneglio , ne con piu dolcezza ; perche quell’

-✓ opera apprelfo 1’ altre , che Jacopo aveva fatto, die- 
de certezza agli artefici della fua perfezione, paragc>- 
nandole con quelle d’ Andrea del Sarto, e del Francia _
Bigio. Diede Jacopo finita quell’opefa 1’ anno 151(5.  ̂u^novrc^o'
n’ ebbe per pagamento fcudi fedici, e non piu. Elfen* ---- ^
dogll poi allogata da Francelco Pucci, fef ben mi.ricot- 

•do, la tavola d’ una cappella , ch’ eglPaveva fatto fa*- 
re in San Michele Bifdomini [i] della via de’ Servi , 
condufle Jacopo quell’ opera cqn tanto bella manieraj 
e con un colorito si vivo, che par quali impoflibile a 
crederlo. (2  ̂ In quefta tavola la nollra Donna, ch o

lie-
[ i\  Detto ora S. Michelino dopa eke i  Padri Teatini hannb fat*  

to una Chiefa molto piu grande fotto L‘  invoea[ione panmente di Saa_
Michele . La prima f i  dice de’ Bijdomini anticki£lmaSami^ia^Vl7fp ^  
tina oggi fpenta. . ■ [

lal Tanio la ViJita{ione delld Madorma del Chiofiro de’  SerH -,
Quanto la tavola di S. Michelino feno belUJJime, e ken cottfervate, « 
a Prima vifta pajono o del Prate,  0 d" Andrea del Sarto. Solamente 
fopra la Vifiaiione y ejj'endo ejpofla alia polyere,  che v i f i  pofa Jit I’, 
efiate, I’ aria umida dell’ inverno, e della none, a cui ejjd e eypo^^ 
oipoi ve I’ ha impaflata, onde e tutta fporem, e bifognerehhe folamen- 
te lav aria con accjua pura, e leggiermente , e con diligeni^a , che certâ  
tornerebbe come fatta di poco. E lo fleffd dico delle molte phiure d’,
Andrea i che fono ne’ chiofin de deni ^aiti Servin ’
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fiedC) porge il piitto GesCi a S. Q̂ uf 
Telli]fma%r/l’ j ^hc ride con tanta vi^cita \
4̂ltre fue oĝ rt. che e uno ftupore . E ’ belhffimo fimilmyte un putco 

fatto per S. Gio. Batifta . e due altri fancwHi nudi 5 che 
tengono un padigfione. Vi fi vede ^ficoral un S. Gio. 
Evangelifta . bellilfimo vecchio , e-^h S. Francefco ingi- 
nodbhioni, che h vivo, perocche ifitrecciate le dita detle 
mani 1’ una con T altray e ftando intentifli no a con- 
templare con gli occhi, e con la mente fidi la Vcrgi- 
n e , ed il figliuolo, par che fpiri. Ne 6 men hello il 
S. Jacopo, che a canto a gli altd fi vede. Onde non 
t  raarav*glia, fe quefta e la piu bella tavola, ch? 
faceflfe qaefio rariflimo pittore. lo cr^deva, che dopo 
queft’ opera, e non prima, aveffe fatto il medefimo 
a Bartol6mmeo Lanfredini lung’ Arno, fra il ponre'̂  
Santa Trinitk, e la Carraja, dentro a un andito fopra 
una porta) due belliffirai e graziofiffimi putti infrefco, 
ehe loftengono un' aim e; ma poichfe ii Bronzino, (i)  
il quale fi pu6 credere, che di quelle cofe fappia il 
vero afferma ,*che furono delle prime cofe, che Jaco
po faceffe; fi deve credere, che cosl fia indubitata-' 
mente, e lodarne molto maggiormente li Pontormo, 
poiche (bno tanto belli, che non fi poflbno paragona- 
re , e furono delie prime cofe, che faceflTe. Ma fe- 
guitando J’ ordine della ftoria, dopo le dttte fece Ja- 

TivolaaPun- copo a gli uomini di Puntormo una tavola, che fu 
iortnom pofia in Sant’ Agnolo, loro Chiefa principale, alia 

cappella della Madonna, nella quale fono un S. Mi- 
[efa'gnc^o, «d un S. Giovanni Evangelifta. In quefto 

tabipo r  uno de’ due giovani, che ftavano con Jaco
po , cio^ Gio. Maria Pichi dal Borgo a S. Sepoicrq, 
iche fi portava alTai bene, ed il quale fu poide’ Servi, 
c nei Borgo, e nella Pieve a S. Scefaoo fece alcune 
opere i , ftando dico ancora con Jacopo , pet

man-
Jd Angiolo 4etto il  ^toni^no principale allievo del PunterniQ ,
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p o , come a 
quiftafle on 
non fapend

m^darlo al lB|^go 5 in un quadro grande , uo S. Qui*̂ * 
tino ignudof c»martiF^zzato; Ma percht defiderava Jaco* Rltocco dm 

orevole di quel fuo difcepolo, ch’ egliac- 
bj e lodcj fi mife a ritoccarloj e cosi 
e levare le mani, e ritoccando oggi la te- 

fta j domani le braScia , e P akro il dor^, il ritocca* 
mento fu tale, che {> pu6 quafi dire, die fia tiitto di 
fiia mano; onde non e maraviglia, fe b beliiffimo que- 
fto quadro, che b oggi al Borgo, nella Chiefa de’ ficati 
olTervanti di S. Francefco . 1 / alrro de i due giovani, 
il quale, fu Gio. Antonio Lappoli Aretino, (i^ di cui 
^ I  fn altro luogo favellato ; avendo, come vano, ri  ̂
tratto poco fomigliaffe, vi mife mano.e lo ritrafife egU 
fteffo tanto bene, che par vivilTimo, il qual ritratto fe 
!oggi in Arezzo, (2) in cafa gli eredi di de'tto Gio. \ furatii 
Antonio. J1 Puntomio fimilmente ritrafle in uno di dus fuok 
fo quadro due fuoi amiciflimi, V uno fu il genero di 
Becuccio bicchierajo, ed un altro, del quale parimente 
non fo. il nome ; bafla, che i ritratti fono di mano del 
Puntormo. Dopo fece a Barto/omnieo^Grlnori, per do- 
po la morte di lui, una fi/za di drappelloni, lecondo, 
che iifano i F h r g itin i, ed in tutti, dalla parte di fd-  ̂
pra, fece una noftra Donna col f  gliuolo nel taffetck 
bianco, e di fotto nella balzana di colorito fece P ar- ,
•me di qpella* famiglia, fecondo che ufa. Nel mezzo ^agJmenuJi^ 
della filza, che fe di ventiquattro drappelloni, n e k ctp in ti  da Jt-i 
due, tutti di talFett̂  bianco fenza balzana, ne i quali copo  ̂
fece due S. Bartolommeialti due braccia P uno; 
grandezza di tutti quefti drappelloni, e *quaS naoila 
maniera, fece parere mefchini e poveri tutti gli alnri 
ftati fatti infmo allora, e fu cagione, che fi comincia- 
rono a fare della grandezza, che fi fanno oggi, leg- 
giadra molto, e di manco fpefa d’ oro . In teua alPot-

to,
111 Vedi la vita del lapftli nil tom. 4* a e. 444* 
h i Quefto ritratto non ^ [a  dove fia, non Ji trovando in cafadei 

’gli ĉ edi del Lappolî
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della pc, 
a cappAla,

3c/t3,to,  e vigna de’ frati di San G all®, fuVrlc 
che Cl chiama del dctto Santo, |cce in*i»

,  ch ’ era  a dirittura dell’ e n tra ta , nel m e p o  un Ctifto 
p'mure ai frati M o x io  , una nollra D o n n a , che p iagnevA  edue puttiin 
di S. Cello. a ria  j uno de’ quali teneva  il c a l i c y d e l l l paffione in

m ano , e 1’ ^ t r o  fofteneva la te f tj/d e l Crifto cadentCt 
D JIle  bande *erano da un lato  SyG iovanni Evangelilta 
Jagrim olb , e  con le braccia a p e rte , e dall’ altro Sant’ 
Agoftino in abito E p ifcopale , il quale appoggiatofi con 
la  man manca al pafto rale , fi (lava in a tto  veramentc 
m efto , e concem planre la m orte del Salvatore . ( i )  Fe- 
cc  ancH^ a M . S p ina , famigliare di Giovanni Safviat^, 
in un fuo co rtile , dirimpecio alia p»rta principale di 
c a fa , 1’ arnig d i elTo Gio vanni j llato fatto di que’gior- 

'In  un cortlh G ardtnale da Papa Eeone > col cappeJlo rolFo Copra f ' 
■di Filippo spi- t  con due pu tti r i t t i , che per cofa in frefco fono bel- 

. lilE m i, e niolto (limati da M Filippo Spina, per e(Ter 
di m ano del P unform o, Lavoro anco Jacopo nell’ or* 
nam ento  di legnam e, che gia fu magnificamente fa tto , 

.come (i h defto a ltra  v o ita , in alcune (lanze di Pier 
Fran.cefco B o t '^ e r in ij .a  concorrenza d ’ altri maeftri;' 
ed in parficolare vi dipinfe di fua m^no , in  d u e  calTo* 
r»i, alcune Uorie de’ fatti di GiofefFo, in dgure p icco le , 
'veram ente beliidim e, Ma chi vuol v e d e re , quanto  egli 

'Storie ieHl£2- oiegUt? nellfi fua vita , per confjder^rc P in- 
me in due c n f .^ ^ g r iQ , e ia virtO di Jacopg  nella yiwacita dclle telle, 

“jvni di nci CQmpartimenfo delle .figure, nella  varie ta  d . i l ’ atti- 
tu d in i ,  e nella beliezza deiP invenzione , guard! in j 

"Tfrotta ^ame^a de| go rg h erin i, G entiluom o di Fiorenza 
.all’ entrare  della porta  nel canto a m an naanca, un’ 

StorU alfai grande pur di figure p ic c o le . Delta quale 6 ,
ceieire n«//a .^nando Giolclfo in E g itto , quali ]Ke, e Principe, ti* 
cafe de Bor-- ' CCVe
gherini,  ̂ Della eafa del 'Borgheririi, p delle rnolte pltture, che erano

in Ji vegga nel Tomo 2. a cart. S3S-df Tome
a cart, 364. e neL Tamo 4. a cart,  ̂ tAndrcci

■ Sarto, e del Qranacci che si dipinfero,
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ce’̂ 6 'Glaco^ 1 %  padre V con'iuftt i fudi fratelliV e'fi^
gliuoU d' eflp: Oiac^- ,< corf' amorcvtolezze Wcledltiili j,
fra le quali igure “rifraiTe a* piedi delfa ftoria , aTede- in*eja i llri-*
re fopra ceri/ fcaie, Bronzino allora fanciulTo j e (no Br°n~
difcepolo) eon um^fp'Orta j 'che’ S 'und figiira viva j e difce-̂
bella a ’inaravigiia^d fe quefta ftoria fu/le neHa
grandezza ( come piccola (1) )  d in ravdla grande,
o in muro, io ardirei di dircj clie non fufle poftibild
vedere altra pitturafatta con tanfa grazia, e perfe^
zione, e bonta, corl quanta fu quefta condotta da Ja-i
copo  ̂ onde meritamente h ftimata da tutti gli artefici
fe pid bella pittura , che il Puntormo facefle' inai. e
maraviglia, che *51 Borgherino Ja teriefte , quanto face-
va in prcgio, n̂ ; che fulFe ricerco da gfindl qpmini di
venderla per donarla a grandiffimi Signori j e Principi.
Per 1’ afledib di Fiorenza , effendofi Pier Franceico ritiJ 
rato a Lucca , Gio. Batifta della Palis, (z) il qualede- 
fiderava con altre cofe, che conduceva in Francia, d’ 
aver gli ornamenti di quefta camera, e,che ft prefen* 
taifero al Re'France/co a name della .Signoria, cbbt> 
tanti favori, e fanto feppe fare, e.dire, che il Gonfa- 
loniere, e i Signcwi diedero commiffione , che fi toglief- 
fe^ e ft pagafle alia moglie di Pier Francefeo. Perch  ̂
andando con Gio. Batifta alcuni ad efeguire in ci6 la 
volonta de’ Signori, arrivati a cafa di Pier Francefeo, 
la moglie di Jui, ch’ era in cala , difte a Gio. Batifta la 
maggior villania, che mai fufle detta ad altro uomo.
Adunque , difs’ ella, vuoi eflere ardito tu . Gio. Badl|a invmlva MU 
viliifimo rigatderc , nlercadantuzzo di qiiattrS d an ariBorgherina a 
di fcdnficcarc g\i ornamenti ddle camere de’ Gentiluo-^ l̂'’* 
mini, e quefta Ciua delle fue piu ricche, e onorevoli 
cofe fpogliare , come tu hai fktto, e fai tuttavia per 

Torn V> Z  ab- .
hi Qae(li due quadri di figure viccole fono nella galleria del Grati'

’Jftca, efion bellijjimi. r , ■
jil Di quejlo Gio' Batifla della Palla vedi nel Tom, j . ' d c, il l  

jrTj.' _y88. e in quefio ef car, 7.
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abb€llit;ne le contrade flraniere i; e i, n ^ lc l' Tio{lri? l̂9 
di te non, mi maravigliO), uomo p^ebca, ejpemko della 
tua patria, , ma dei magiftrati di quefta Cicta, che U 
comportano quefte fcelerita abominevili. letto,
chc tu vai cercando per Ip tiK> par^olare^nperelTe, e 
in^rdigia di ^anari, come che tu -^^di il tuo mal’ ani- 
mo con ,finta pi^ti ricoprendo , 6,, ii letco delle mie 
nozze, per cmor delle qijali Salyi mio fuocero fece tut- 
to queftp magnifico,; regio apparatoj il quale.io riveii- 
Ipp per memoria di lu i , e per amore di mio marito, 
e il qua^e io intendo col proprio fangue, e cog la^ 
fteffa vita difenderc . Efci di quefta cafa con quelU 
tuoi njafnadieri j Gio. Batifta j e va’ a*dir, a chi qu^ ti 
ha mandato, cpmandando che quefte cofe fi levino 
dai lupgtU loro, che io fon quella, che di qua entro 
non voglio, che fi muova alcuna cofa; e le eflJ , i

3uali credono a te, uomo da poco, e vile j vogliono 
Re Francefco di Francia prefentare, vadano, e si 

gli'mandino, Ipogliandone Ic proprie cafe, gU orna- 
menti, e letti*delle camcre loro. E fe tu lei pih tan- 
Co ardito, che tu venghi percid a quefta cafa, quanto 
yifpetto fi debba dai tuoi pari avere glle cafe de’Gen* 
tiluomini, ti farb con tup graviflimo danno conofcere. 
Quefte parole adunque di madonna Margherita , mo-
f lie di Pier Francefco Borgherini, e figliuola di Ru- 

erto Acciajuoli , nobililfimo, e prudentiflimo cittadi- 
no, doqna nel vero valorola, e degna figliuola di tan- 
to padre, col fuo nobil’ ardirc, e ingegno fu cagionft 
cHe aricof fi Cerbanp quefte gioje n.elle lor cafe. .Gio, 
Maria Benintendi , pendp quafi ne’ medqfimi tempi 
adornata una fiia anticamera di molti qaadri di mano di 
diverfi valent* uomini, fi fece fare dopp 1’ opera del 
Borgherini, da Jacopo Puntormo, ftimolato dal fen- 
tirlo infinitamente lodare, ip un quadro P adorazione 
de’ Magi j chc andarono a Crifto in Betelem; nelU-*

quale
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,^ua!e 'cperal *vehdo'. Jacopo meflb molt'o ftudio ■, e 
» riulci .rrrlle ttf te , e in tutte P altre parti 

varia, bella\ e d’pgni lode dignllTima. E dopo fece a 
Msfler Goro da Piftoja, allora fegretario de’ Medici, 
in un quadro la Vffla del Magnifico Coliino vecchio 
de’ Medici, dalle^nocchia in fu, che ^•veramente Iq- 
devole; c quefta^ oggi nelle cafe di Meder Ortavrano 
dc’Medici, ndle mam di Mefler AleflTandfo fuo 6g!iuo- 
Jo, giovane, oitre la nobiiti , e chiarezza del fan- 
gue, di fantiffimi coftund, letterato, e dcgno 6gliuo!o 
del Magnifico Ottaviano , e di madonna Fraqpelca, fi- 
^liuola di Jacopo Saiviati, e zia materna del Signor 
Duca Cofimo. Mediante queft’.opera , e particolarmen'
,te quefta tefta di Colimo, fatto il Puntormo  ̂attjico di
Mefler Ottaviano , avcndofi a dipignere al*Poggio a
Cajano la fala grande, gU fnrono date a dipignere , le
due tefte, dove fono gVv occhi, che.danno lume ( c\ob pr̂ rie fue ope--
le fineftre ) dalla volta infino al pavimento . ( l)  Perch^ re in Fiorenjĝ
Jacopo defiderando piu del folito farfi onore, si per jMate.
rifpetto del luogo, e si per la concgrrenza degli altri
pittori , che vi Javoravanoj.fi mife con tanta dilig^nza
a ftudiare, che ^  troppa; perciocch^ guaftando, e ri-
facendo oggi quello, che avea fatto ieri, fi travagUa-
va di maniera il cervello, ch’ era una compaffione;
ma tuttavta andava iempre facendo nuovi rrovati
con onor fuo, e bellezza deli’ opera . Qnde aven-
do a fare un Vertunno con i fuoi agricoltpri , i^’Sala- del
ce un viilano , che fiede con un. pePpatO' in mano',gi, ^
tanto bello, che h ben fatto, e cola; yatitTirwacomd
anco fono cetti putti, che vi Ibno, oitre ogni creden-
za, vivi, e natutali. DalP aJtra banda facendo Porno*

Z  i  - ' na,

hi Mi fan prefo la Vicenza di (erreggere am qtieflo periodo del Pa- 
fari, poichi non ci tea fenfa diceada: Gli fUrann date a 'dipignire le. 
due' fejie ( ddla fain j dove fona gli accki f cht danna lume,- aecioc-* 
cht le finepe, dalla yolta al paymento' m» xtrta per ifiagli*.

I di ftampa'
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Diana con Rltre
Q_o I ,N V /

til i f l -■e Dee , le avviluppcl >di pantil foi*̂  
Altri quadrl. {q troppo pienameqte ; nondimend^tra I’j  opera ^bei- 

ila, e moko lodata* Ma. tiientre j chip fi IiSvoravaqueft’ 
opera, venendo a morte Leone 5 odsi rima/e quefta 
imperfetta, come molt’ altre fimiliyfe Roma, a Fio- 
renza, a .Lor«to., e in akri luogfii, anzi povero il 
,M<5ndo  ̂,e ifenza U vero> Mecenate de gli uomini vir- 
tuofi. Tomato Jacopo a^Fiorenza , fece in uti quadro 
a federe S. Agoftino ( i)  Vefcovo, che di la benedi- 
zione, con due putti nudi, che volano per aria , moi- 
to belli  ̂ il qual quadro b nella piccola- Ghiefa ^delie 
Suore di S. Cleraentej in via di Sangallo, fopra ue 
.alcare. Diede fimilmente fine a un q«adro d’ unaPie- 
t i j  con certi angeli'nudi, che fu moko bell’ opera’, 
e cariHiiflia a certi mereanti Raugei, per i quali egli 
la fece; in a foprattutto vi er  ̂ un beliiffimo paefe,tol- 
to per la maggioj parte da una ftampa d’ Alberto Du- 

Paefefatio in fimilmence un quadro di ’noftra Donna col
‘°d' Figliuolo in collo, e con alcuni putti intorno, il qual 

AlbertoDuro > oggi in cafa*d’ AlclFandro Neroni: e un altroTimile, 
jciofe d’ una Madonna ma-diverfa daiJa' /bpraddetta , 
e d’ altra maniera ne fece a certi SpsgnoU, il qua! 
quadro eflendo a venderfi a un rigattiere di II amoki 
anni, lo fece il Bronzino comperare a. mefler Barto
lommeo Panciatichi . L ’ anno poi 1522* eflendo in 
.Firenze an poco di pefte, e pero partendofi molti per 

rer tap‘P̂ rnorbo contagiofiflimo, e falvarfi, fi 'por-
Fioren[n fi ’̂l fc. oqcafionQ a Jacopo d’:!allontanarfi alquanfo , e fiiĝ  
tird alia Cfrto--la. Gittk  ̂perchb avendo un Priore della Certofa', 

luogo ftato edificato dagli Acciajuoli j fuori di Firenze 
tre miglia , a far . fare alcune pitture a fcefco ne’ can- 
ti d’ un beliiffirao, e grandiflimo chioflro, che circon-

da

III i l  Cinelli nelU bell(K{e di Fioten^a ferive , chi queflo quadro 
HelPuntormorapprefmta un S. 'Giorgio, m» prende errore, ' f l  $ .  Ago-, 
fin o  del Puntormg •« nel Tefettprio_ delle monaehe, ■ ■
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da ;in pratO, fu raeflo per le ihani Jacopo; per- 
chfe avendolo fattij^cercare, ed egli avendo molto vo- 
lentieri in quel tm po accetcara 1’ opera, fe n’ andf> 
a Certofa, menahdo feco il Bronzino folamente. E 
guadato quel m d^ di vivere, quella quiete, quel fi-. 
lenzioj e quella foficudine ( tutte cofe If condo il ^e- 
nio, e natura di Jacopo ) pens6 con quella occafione 
fare nelle cole dell’ atti uno’sforzo di ftddlo, e nio- 
firare al Mondo avere acquiftato maggior perfezione, 
e variata maniera da quelle cofe, che aveva fattopri- 
ma. £d  effendo non moko innanzi,dall’ Alenpgna ve- 
ifjto a Firenze un gran numero di carte ftampate, e 
molto fottilnaent  ̂flate intagliate col bulino da Alber
to Duro, eccellentilfimo pittore T e d e fc o e  jraro in- 
tagliatore di ftampe in rame, e legno, e Jra ■ P altre 
moke ftorie grandi c piccole della paflibne di Gesii 
Crifto, nelle quali era tutta. quella perfezione , e bon- 
tk nell’ intaglio di bulino , che 6 pouibile far mai, per 
bellezza, varieta d’ abiti, e invenzione; oens6 Jacopo , 

•avendo a fare ne’ canti di gue’ chioftp iftorie della paf- 
lione del Salvatore, d/ lerv/r/r dell’ in^enzioni foprad- 
detfe d’ Alberto Duro, con ferrna credenzad’ avere non 
foloa fodisfare a Ic fteflb, ma alia maggior parte degU 
artefici di Firenze; i quali tutti a una voce, di coimi- 
ne giudizio, e confenfo, predicavano la bellezza. di 
quefte kampe , e 1’ eccellenza d’ Alberto. Meflbfidun- 
que Jacopo a imitare quella raahiera , cercando dare
alle P” '* nf>II’ arin nnf»11a T.rnni-AT'jfj . Ate/e figure fue nelP aria'delle tefte quella prontezza, . chiojlra 
c varied, che aveva datoioro Alberto, fa p*efe 
to gagliardamente, che la vaghezza della fua prima berto Buro<" 
maniera, la quale gU era ftata data dalla Natura, tut
ta plena di dolcezza, e di grazia, venne alterata da Perie in </- 
quel nuovo Audio, e fatica , e cotanto ofFefa dall’ ac-fe molto del- 
cidente di quella Tedefca, che non fi conofee in tut- 
tc queft’ opere, coiuechc tutte fiano belle, fe non po- *“

' CO
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CO dj qu?l,buonO} e graz.ia, .ch’ egli avev.a infinoaf/o- 
ra dato a tutte, le fue figure. F^w^.dunque all’ entrare 
del chioftro in qn canto Criftp peij orto , fingendo V 
ofcurita 'della nottc, illuminata' dal\lume della Luna, 
ta'nto bene, che par quafi di giom^. E mentre Crifto 
pra, poco Iqntano fi ftanno dornirodo Pietro, J.icopo, 
e-G  iovanni ,*fatti di raaniera tantP- fimile a quella del 
Durq, che ^ ima marayiglia. Non lungi t  Giuda, che 
conduce i Giudei, di vifo cost .ftrano anch’ egli, fic- 
come fono ie cere di tutti que’ foldati fatti a l l  Tede- 
fca con arie ftravaganti, ch’ elle movono a compaffio* 
ne, chPJe mira, della fernplicita di quell’ uomcJ, ĉ \e 
cerc6 con tanta pacienza, e latica ifi faperc quello, 
che da^li ^Itri fi /ugge, e fi ferca di perdere, per la- 
fciar quell  ̂ nianiera, che di bonta avanzava tutte L 
jaltrcj e piaceva ad ognuno infinitamente. Or nonfa- 

De/crî ione delpeva il PuntormOj che i Tedefchi, e Fiamminghi vca- 
lefiorie’ ,'gono in quefle parti per imparare la maniera Italianaj 

. ch’ egli eon tanta fatica cerc6 , come cattiva, d’ ab- 
bandonare? ^llato a quefia^ nella quale k Crifto mena* 
to da i Giudei Jnnanzi a PiJato, dipinie nel Salvatore 
tBtta quella umilt^, che veraniente pud immaginaxc 
nella ftefla innocenza tradita dagli uomini m alvagi:e 
nella moglie di Pilato Ja compalfione, e temenza, che 
hanno di fe fiefii coloro, che temono il gitidizio divino. 
La qual donna, mentre jaccomanda la caufa di Criflo 

,al marito, cpntempla iyi mel volto con pictofa mara- 
viglia. Iqporpo a, Pilat;o fono alcuni foldati tanto pro- 
priamei^e ^«ell’ arie de’ volti, e ne gU abici ,Tedefchi, 
che chi non /apefle, di cui mano folTe .quell’ opera, 
la crederebbe veramente fatta da Oltrarnontani. Ben’ 
6 vero, che ncI lontano di quefta ftoria un coppiere di 
Pilato, il quale fcende certe fcale con un .bacmo, e 
Vn boccale in mano, portanda da lavarfi ie mani 3I 
padrone, j& bellillimo, c vivo, avendo in fe un certjf

che
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che, della vecchia maniera di Jacopd. Avendo a far 
poi in uno de gli j^ri cantoni la refurrezione di Cri- 
fto, venne capric^ a Jacopo, come quelli, che noa 
avendo fermezza rel cervello, andava leinpre nuove 
eofe gbiribizzand^di inatar colorito; e cost fccequelt* 
opera d’ un co!orit|>'in frefco tantqdolcj, e tantobuo- 
no, che fe egli avtfle con ■ altra maniera, che dbn 
quella medelima Tcdefca condotta quell* 'opera, ella 
farebbe data certamente belliffima, vedendofi nclle te- 
ftc di que* foldati quaff morti, e pieni di fonno in va- 
rie atfitudini , tanta bont4, che non pare, chgffapof- 
fiblle far meglio . Seguitando poi in uno de gli altri 
canti le ftorie deHa Paflione, fece Crifto,-che va con 
la croce in fpalla al monte Calvario > e dietro a lui 
il popolo di Gerufalemrae, che P accompagni: e in- 
nanzi fono i due ladroni ignudi in mezzo a i miniftri 
della giuftizia, che fono parte a pie4i e parte a ea- 
vallo , con le fcale, col tiiolo della Croce, cob raartel- 
li, chiodi, funi, c altri si fatti inftrumenti: e* al f®ni- 
,mo, dietro a un monticel/o  ̂ Ja noftj;a iDonna con le 
Marie , che piangendo alpettano Crifto, il quale , ef- 
fendo in terra cafcato net mezzo della ftoria, ha intor- 
no mold Giudei, che lo percuotono ; mentre Veioni* 
ca gli porge il fudario, accompagnata da alcune fem- 
tnine vecchie*, e giovani, piangenti la ftrazio,che far 
veggiono del Salvatore. C^efta ftoria , o fufte , perchi 
ne ruffe avvertitodagli amici,ovvero che pure una vol- 
ta fi accorgeffe Jacopo, benchfe tardi, del danno, che 
alia fua dolce maniera aveva fatto lo fludfto della Te« 
defca ; riufci molto migliore ,dell* altre fatte nelnaedefi'* 
ttto luogo. Concioffiacĥ  certi Giudei nudi, e alcuno 
tefte di vecchi fono tanto ben condotte a frefco, che 
non fi pub far piu, fc bene nel tutto fi vede fempre 
fervata la detta maniera Tedcfca. Aveva-dopo quefte 
a feguitate negli aJtri canti la crocififlione, e depofi-

zione
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■ zione di;Prc)ce.;. ma -lafclandok per ajlora , ,coî  animp 
di fade in-ultimo , fees al-fuo .Criflo .depoftb. di 
_X3roce ; ufando U medefiraa tnaniaifc, ma con mplta 
.unioqe dl colori. E in quelU | plti^ che la Maddale- 
•na, la quale jbacia;! pied*! a Crilk/, e belliflima ; v; 
Xpnp due vecchi fatti per jpfelFo,|a’ Arimatea. e Nic. 
cddenio,, ,cb5 febijene fpnp della ^an iera Tedefca-., 
/lannp le piu'bell’ arie,* e tefte di vecchi , con barbe 
.piumofe j;e colorite. epn dolcezz^ maravigliofa, che. fi 
polTano vedere. E perch^, oltre all’ eflere Jacopo per 
jordinario lungo ,ne’ fiioi Javori , gli piaceva cjuella_* 
folitudi^e della Certofa, cgli fpefe in quefti lavori pf,- 
recebi anni. E  poich^ fu Inita la pefte, ed egli tor- 
natofene a Fiorenza, non lafcid per quefto di frequen- 
tare aflsi quel luogoj e andare,’ e venire continual 
naente dalla Certofa alia Citta, e cost feguitando, fo- 

'Jltre file p'lf djsfece in molte cofe a que’ padri. E fra 1’ airre fece 
tureinquelmo- in Chiefil fopra una delle pprte, ch’entrano nellecap- 

%mjenp. pelle j in* una figura dal mezzo in fu, il ritratto d’ un 
frate ponverllS di quel pionaftero , iJ quale allpra era, 
yivo, e aveva ^ento venti anni, tanto bene, e puli- 
tamente fatta, con vivacita, e pronjpzza, ch’ e//a rae- 
jita , che per efla fola fi fcufi il Puntorrao della ftra- 
nezza, e nuova ghiribizzofa maniera, che gli pofead- 
dolTo quella folitudine, e lo ftar lontano Rial cotnmer- 
cip degii uomini, Fece oltre ci6 , per la camera del 
priore di quel luogo , in un quadro ,. la nativity di 
Crifto 5 fingehdo che Giufeppo uetle tenebre di quella 
notte f^fcia^lume ,a Gesd Crifto con una lanterna,e 
quefto per ftajre in fulle medefime invenzioni , e ca
price!, che gli metcevano in animo le ftampe Tede- 

,^fche, N i creda m'uno, che Jacopo fia da biafimare, 
perchi egli imitafle Alberto Duro nell’ inrenzioni , 
perciocchl quefto non c errore, e E hanno fatto , o  
Fanno continuamente molti pittori . Ma perch6 egli

tolfc
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tolfe la maniera ftictta Tedefca in ogni cofa, ne’ pan- ^^arF'per'^f 
ni* neir aria dell^telle, e T attitudini, il che dove- imitaiione dd 
va fuggire, e feriirfi folo dell’ invenzioni, avendo egli 
interamente con^razia, e bellezza la maniera moder-. 
na. Per la fore(S,ria de’ medefimi padri fees in uti^ 
gran quadrO di tcl^colorita a olioj fenza punto afFati-̂  
care, o sforzare la' natura , Crifto a lavOla con’ C?eo» 
fas j e Luca , grandi quanto ii daturale perciocchfe 
in quell’ opera leguit6 il genio fuo , ella riulci vera* 
mentc maravigliofa, avendo maHimamente fra coloro, 
che fervono a quclla menla, ritratto alcuni ccjnverfi di 
^ue’ Trati, i quali ho conofeiuto io, in modo che non 

, polfono elfere ni piu vivij nfe piu pronti di quel che 
Ibno. Bronzino in tanto, dioi tnentre il fuo maeftro 
faceva le fopraddette opere nella Certofa , f?guitando 
animolamente gli lludj della pittura , e tuttavia dal 
Puntormo, ch’ era de’ fuoi difcepoli ^morevole, inani* 
niito, fece fenza aver mai piti veduto colorire a olio 
in ful rouro, fopra la porta del chioftro , che va in 
Chiefa , dentro, fopra un arco,, un S. Lorenzo ignudo 

* in fu la grata, in wpdo belloj che 1? comincio a ve*- 
dcre alcun icgnq di quell’ eccellenza , nfella quale i  
poi venuto, come fi diri a fuo luogo; la qual cofa a 
Jacopo, che gii vedeva , dove quell’ ingegno doveva 
liufcire, piatque infinitamente . Non molto dopo, ef- 
fendo tomato da Roma Lodovico di Gino Capponi, 
il quale aveva compero in S. Felicita la cappellache 
g-a i Barbadori fecero fare a Filippo di fer Brunellc- 
Ico , a\V errtrate in Chiefa a man ritta , »Ti rifolvi di 
far dipignere wtta la voha, e poi farvi una tavolai con 
ricco ornamento. Onde avendo ci6 conferito con M.
Niccolo Vefpucci Cavaliere di Rodi, il quale era fuo 
cltfmio, il Cavaliere,come queili che era amico anco di Ja^ 
copo, e da vantaggio conolceva la virtu, e  valore di qusl 
Takntuomo, fece^ c  drfie tanto , che Lodovko allog î 

r, . A a quell’
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opera al Puntormo. E  cosi fatta una turata, the 
tenne chiufa quella cappella tre airniy mife mano jril’ 
opera. Nel cielo della volta fece unjbioPadrej cheha 
intorno quattro Patriarchi molto belliVe nei qua^tro ton- 
di degli angoli fece i quattro Evangellfti, doe tre 
fece di fua mano, ed imo U Bronzing tutto da fe . Ne 
tacfr6 con quSfta occafione, che ndn-us6 quafi mai it 
Puntormo di.farfi ajutare.ai, fuoi giovani, ne lafcibjche 
poneflero mano in fu quello, che egli di fua mano in- 
tendeva di lavorare; e quando pur voleva fervirfi d’. 
alcun di loro j maffimaraente perch  ̂ imparalfero, gli 
lafciava fare il tutto da fe , come qul fece fare a Bron
zino. Nejle quali opere, che in fin gul fece Jacopo 
in detta cappella, parve quafi, che wife tomato alia 
fua maniera di prima; ma non feguitb il medefirno 
nel fare la tavola; perciocche penfando a nuove cofe, 
Ja condufle fcnz’ ombre, e con un colorito chiaro, e 
tanto unito, che hppena (i conofce il lume dal mezzo 
ed il mezzo dagli fcuri- In quefta tavola h un Crifto 
niorto depofto»di Croce j il quale e portato alia fepol- 
tnra. Evvi la ifcftra Donna^ che fi yien meno, e I’ ' 
altre Marie fatte con modo tanto divetfo dalle prime y 
che fi vede apertamente, che quelcefveJloandava fem- 
pre invefiigando nuovi concetti, e ftravaganti modi di 
fare , non fi contcntando, e non fi fermand* in alcuno. 
Infomma il conjpimehto di quefta tavola b diverfo af- 
fatto dalle figure delle volte, e fimile il colorito; e 
i quattro Evangelifti, che fono ne i tondi de’ peduc- 
d  delle fono molto migliori, e d’ un altra ma-
niera. Nella facciata, dov’ b la fineftra , fono due fi
gure a frefcoj cio^ da . un lato la Vergine, dall’ al- 

vJtro P Angelo j che P annunzia, ma in modo P una_, j 
e 1’ altra ftravolte , che fi conofce, come ho detto, 
che la bizzarra ftravaganza di quel cerveJlo di ,niu- 
lut cofa fi contentava giammai. E per poteye in ci6

fare
    

 



V it a  d i J acopo da P u n t o k m o . 187

fare a fuo modo '5 acdocch^ non gli fu(Te da niuno rot- 
, taf la tefta, non /voile n\ai , nientre fece queft’ opera , 
the ne anche II mdrone fteffb la vedelTe; di maniera, 
che avendola f ^ a  a fuo iiaodo, fenza che niuno de’, 
fuoi amici T avelTe potuto d’ alcuna cofa avvertire

(

Altre figure 
del Puntormo 
di maniera Te- 
defca,

clla fu finalmente j con maraviglia di <utto Firenzei 
fcoperta, e veduta. Al medefimo LoSovico fece* un 
quadro di noftra Donna per *la fua camcira, della me- 
defima maniera; e nellatefta d’ una Santa Maria Mad- 
dalcna ritrafle una figliuola di eflb Lodovico, ch’ era 
fceliiflima gioyane. Vicino al Monaftero di Boldrone , in 
Xu 15 ftrada, che di li a Caftello j e in fi?l cantod’
.un’ altra, che faglie al poggioj e va a Cercina , cioe 
.due migUa lontano da Fiorenza  ̂ fece in un tabernaco- 
lo a frelco un Crocififtb, la noftra Donna, che piange,
San Giovanni Evangelifta , Sant’ Agoftino, c San Giu- 
liano; Je quali tutte figure , non eftê ndo ancora sfogato 
quel capriccio, e piacendogli la maniera Tedefca , non 
fbno gran fatto diflimili da quelle, che fece alia CertO' 
fa . 11 che fece ancora in una tavola,cEte dipinfe alle^ 
Monache di Sant’ Anna alia porta a* San Friano, ( i)
Della qual tavol^^ la noftra Donna col putto in collo,
,e Sant’ Anna dietro, San Piero, e S. Benedetto con,* 
altri Santi. E  nella prcdella h una ftorietta di figure 
piccole , chff rapprefentano la Signoria di Firenze,quan- 
do andava a proceffionc con trombetti ; pifferi, maz- 
zieri, coniandatori, q tavolaccini, e col rim;inente del- 
fa famvglia ; e queflo fece, perocch^ la detta tavola_* 
gU fu fatta fare dal Capitano, e fatnigU«'3i*palazzo 
Mentre, che Jacopo faceva queft’ opera , elfendo'.ftati 
mandati in Fiorenza da Papa Clemente V I I . , fotto la 
.cuftodia del Legato Silvio Pafferini Cardinale di Corto- 
pa, Aleflandro, ed Ippoiito de’ Medici , aoibi giovi- 
netti, il Magnifico Qttaviano> al quale il Papa g\\ M edici.

A a ,2 ave- ••
III Scambia dalla porta al Prato per error di memoria«

    
 



iS8 P a r t e  u  i  n  t  a  j*

Bitratto
Vefcovo_̂
dinghdii

aveva molto raccomandatl, gli fece ritrarre a'raenduedal 
I’untormo , il quale lo fervi beni^^Imo'^egli fece moItoYo- 
migliare, comeche non molto fi partifl&da quella fua manie- 
ra apprefa dalla Tedefca . In quello d’ ropoiito ritraffein- 

tfieme nn cane molto favorito di quel Signore , chiamato 
jRodon ,e lo frcecosi proprio, e baturale, che pare vivif. 
j linfb. Ritrafle ^milmente, il Vefcovo Ardighelli, che poi fu 

C a rd in a le e a Filippo’del, Migliore fuo amiciffimo , 
dipinfe a ftefco nella fua cafa di via larga, al rifcon- 
tro della porta principale, in una nicchia , una fern- 

figyrata per Pomona, nella quale parve,clye co- 
na. tninciafl'e a cercare di volere ufcire in parte di queh-

Ja fua maniera Tedefca. Ora vedendo, per molteope- 
re Gio. Batifta della Palla farfi ogni giorno pih celc- 
bre U; nome di Jacopo , poich^ non gli era riufcito 
mandare le pi.tture dal medefimo , e da altri ftate_/ 
fatte al Borgheripi at Re- Francefco , fi rifolvt, fa- 
pendo che il Re n’ aveva defiderib di mandargli 
ogni modo alcuna cofa di niano del Puntormo;perche 
fi adoperd tanto  ̂che finalmente gli fece fare in un, 

Refurreiionedi bellilfimo quadro la refurrezione di Lazzaro, che riu- 
Laxzaro man-̂  fc'i una delle niigliorl opere, che roai faccflb, e che 
eij*! mai fofle da coftui mandata ( fra infinite, che ne man*

do ) al detto Re Francefco di Francia. E  oltrc che 
le telle erano belli/fime, e la figura di "Lazzaro, il 
quale ritornando in vita ripigliava gli fpiriti nella car- 
ne mqrta , non poteva ellere piii maravigliofa, avendo 
anco il fra4jiciccio intovno a gli occhi, c lecarni mor*

, te affattiJ ne?l’ eftrenakk de’ ptedi, e delle mani, li 
Varie ancora lo fpifito arrivato. In un quadro
di gran maê  uti braccio c mezzo, fece alle donne dello fpedale 
firia, degl’ Innocenti, in un numero infinite di figurepicco*

le, r  iftoria degli undici mila martiri, ftati da Diode* 
ziano condennati alia morte , e tutti fatti crocifiggere 
in un bofeo; dentro al quale finfe Jacopo una batta*

glia
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glia di cavalli, e d’ ignudijmolto bella, e alcuni put- 
ti tielliffimi, che wlando in|aria avventano faette fo- 
pra i crocifilTori. ( i)  Similmente intorno all’ Impera- 
dore^ che gli co<4danna , foito alcuni ignudi, che van- 
no alia morte, belliffimii iPqual quadro j che h in< 
tutte le parti da lodare, h/^ggi tenato ki gran preglol 
da don Vincenzio Borg him j fpeda lingo* di quel 
g o , e gii atniciflimo di Jacopo. Un altro quadro fi- 
tnile al fopraddetto fece a Carlo Neroni, ma con la 
battaglia de’ martiri fola, e 1’ Angelo j che gli battez- 
za, e appreffo il ritratto d’ eflb Carlo. Ritraffe finiU- 
Ijienft, nel tempo dell’ affedio di Fiorenza, Franeefco 
Guardi in abito ^ i foldatOj che fu opera belliffima 5 c 
nel coperchio poi di quefto quadro dipinfe Bronzino,
Pigmalionc, che fa orazione a Venere, pcrch^ la fua 
ftatua , ricevendo lo fpirito , s’ avvivi e divenga (co
me fece fecondo le favole de’ poeti ) di came, e d’ 
ofla . In quefto tempo , dopo moltc fatiche, venne fat- 
to a Jacopo quello, ch’ egli aveva lungo tempo defi- 
derato ; perdocchb avendo fempre a^ to  voglia d’

•avere una cafa, che foffe fiia propria*, e non avere a 
flare a pigione , j>er potere abitare, e vivere a fiio mo- 
do , finalmente ne comperb una nella via della colonna di- 
rimpetto alle monache di S. Maria degli Angioli.

Finito i ’ afledio , ordind Papa Clemente a Mefler ^
Ottaviano de’ Medici, che facefle finire Ja fala del ia‘*%U
Poggio a Ca/ano. Pcrch^ effendo morto il Franciaijie/ Pogs'tt̂  
Bigvo, e Andrea del Sarto , ne fu data intieramente 
Ja cura al Puntorrao, il quale fatti fare , e le
turate, comincib a fare i cartoni j ma perciocch^ fe n* 
andava in ghiribizzi, e confidcrazioni, non mife mai 
niano altrimenti all’ opera. Il che non farebbe forfo 
avvenuto, fe fofle ftato in paefe il Bronzino , che al- 
lora lavorava all’ Imperialc, luogo del Duca d’ Urbi-

no
III Quefio quadro e fntarrho.
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cfino vicino a Pefero ;  il goal Bronzino j febbens era.̂  
.ogni gtorno mandato a cmamare da Jacopo, n9n {vrb 
fi poteva a fua pofta paifire ; perocche avendo fatto 
ncl peduccio d’ una vcJCa all’ Impcrialc un Cupido

I ignudo rnolto bello , e i fcartoni per gli altri; ordino il 
Principe Guicjpbaldo, cpnWciuta la virtu di quel gipva- 
na^ d’ effere fitratto da luf. Ma perciocch^ voleva ef- 
fere fatto coji alcune aripe, che afpettava di Lombar
dia, il Bronzino fu forzato trattenerfi piu che non 
avrebbe voluto con quel Principe, e dipignerli in quel 
mentre una caffa d’ arpicordo, che molto piacque a j 
quel Priftcipe; il ritratto del quale finalmente f»ce il 
Bronzino, che fu belliffimo , e molto piaCque a qu&l 
Principe. Jacopo dunque fcrille tante volte, e tanti 
mezzi adopero, che finalmente fece tornare il Bronzi
no ; ma non per tanto, non fi pote mai indurre quell’ 

Dd nualenon uomo a fare di quell’ opera altro, che i cartoni, co- 
fecealtro chc i. mech6 HC folTe dal Magnifico Otlaviano , e dal Duca 
cartoni, AlclTandro follecitato, in uno de’ quali cartoni, ch ^  

fono oggij*p«r la maggior parte in cafa di Lodovico 
Capponi, A un £rcoIe, che fa fcoppiare Anteo, in un- 
altro una Venere, e Adoneje in una carta una Boria 
d’ ignudi, che giuocano al calcio. fn quefto mezzo , 

r , avendo il Sig. Alfonfo Davalo Marchefe del Guafto,
te“cô idijigJodi ottenuto, per mezzo di fra Niccold della*Magna, da 
Kickdagnolo. MichelagnoJo Bonarroti un cartone d’ un Crilto , che 

, apparc alia Maddalena nell’ orto; fece ogni opera d’
javere il Puntormo, che glielo conducelTe di pittura , 
,avendogjl»^tto il Bonarroto, che niuno poteva meglio 
fervirlo di collui . Avendo dunque condotta. Jacopo 
quell’ opera a perfezione, ella fu ftimata pittura rara 
per la grandezza del difegno di Michclagnolo, e per lo 
colorito di Jacopo. Onde avendola veduta il Signor 
Aleflandro Vitelli, il qulile era allora in Fiorenza Ca- 
pitano della guardia de’ foldati, fi fece fare da Jacopo

us
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un quadro del niedefimo cartJne , il quale mandd, c fe 
porVe ftelle fue cafe a Cittaidi Caftello . Veggendofl 
idunque quanta ftima facelTe IWichelagnolo del Puntor- 
mo, e con quanta diligenza Puntormo conduceffe 
a perfezione, e poneflfe ottiJamente in pittura i difc'! 
gni, e cartoni di Michelagq/jo; fece ta^to Bartolom-' 
meo Bettini. che il Bonarroti fuo amiciffinio gli f?ce 
un cartone d’ una Venere ignutla, con un Cupido, die 
h  bacia , per farla fare di pittura al Puntormo, e met- 
terla in mezzo a una fua camera, nelle lunette delia_* 
quale aveva cominciato a far dipignere dal ^onzino,
Dante, Petrarca , e Boccaccio con animo di farvi gli 
altri poeti, che kanho con rerfi, e profe Tolcane can- 
tato d’ amore. Avendo dunque Jacopo avuto quefto 
cartone, 1q condufle, come fi dir^, a fuo agio a per
fezione in quella maniera , che fa tutto il Mondo, 
fenza che io lo lodi altrimenti; i qu|li difegni di Mi- 
chelagnolo furono cagione, che confiderando il Puntor
mo la maniera di quello artefice nobilifl|mo , fe gli 

^deftaffe P animo, e ifi rifoJvelle per ^n * modo a vo- 
lere , fecondo il fuo fapere, imitarla, e feguitarla. Ed 
allora conobbe Jacopo, quanto aveffe mal fatto a la- 
fciarfi ufcir di mano P opera del Poggio a Cafano;co- 
niechd egli ne incolpaffe in parte una fua lunga, t-* 
molto faftidiSfa infermit^ , ed in ultimo la morte di 
Papa Clemente, che ruppe al tutto quella pratica-*.
Avendo Jacopo, dopo le gik dette opere, ritratto di dlverfi 
traturale in un quadro Amerigo Antinori ^sjovane al- dimamdiJa-\ 
lora molto faverito in Eiorenza, ed elfdffa^quel rir^f^o 
tratto molto lodato da ognuno , il Duca Aleflandro 
avendo fatto intendere a Jacopo , che voleva da lui 
cffere ritratto in un quadro grande ; Jacopo per piii 
comodita Io ritralfe pet allora in un quadretto gran
de, quanto un foglio d\ carta mezzana, con tanta di- 
Egenza, e Audio, che V opere de’ miniatori non ham-

no
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no che fare alcuna cofa ton quefta ; percioccfii offre 
al fomigliare beniffimO} *  in quella tefta tutto/qusllo, 
che fi pu6 defiderare in Ina rariffiraa pittura; dal qual 
quadretto, che 6 oggl l i  guardaroba del Duca Cofi> 

[ino, ritralTe poi Jacopo if medefimo Disca in un qua* 
|dro grande f  con uno^iJe in mano j dilegnando 
la^efta d’ ,un2 fenimina; if quale ritratto roaggioredo* 
n6 poi eflo Duca Aleffandro alia Signora Taddea Ma* 
lefpina, forella della Marchefa di Mafia. Per quefto 

li- difcgnando il Duca di volcre ad ogni modo ri*
heraimente dal conofcerc liberalmcnte la virtil di Jacopo, gli fece di- 
Ducacojimo. re da f̂lCCol6 da Montaguto fuo fervitore, checfiman* 

dafle quellpi che voIeva,che farebbe*coinpiaciuto. Ma 
fu tanta, non fo fe io mi debba dire, la pufillanimira, 
o il troppo rifpetto, e modefiia di queft’ uomo, cho 
non chieie. fe non tanti danari, quanto gli baftalfero a 
rifcuotere una ^ciappa, ch’ egli aveva al prefio impe- 
gnata. Il cfie avendo udito il Duca , non finza riderfi 
di quell’ uo|io cosi fatto, gli fece dare cinquanta feu* 
di d’ oro , e f>fferire provvifione, e anche duio farica 
Niccold a fare, chc gli accettafle. Avendo in tantofi'-' 
nito Jacopo di dipignere la Yenere dal cartone del 
Bettino, la quale riufci cofa miracoiofa, ella non fu 
data ad eflb Bettino per quel pregio, che Jacopo glie 
r  aveva promefla, ma da certi furagrazie^ pet far ma
le a I Bettino, Jevata di mano a Jacopo quafi pet for- 
?a , e data al Duca Alefiandro, rendendo il fuo car- 
tone al %ttino. La qual cofa avendo intefa Micheia? 
gnolo, i/*?l)be difpiacere, per amor dell’ amico,a cui 
aveva fatto il cartone,, e ne voile male a  Jacopo, il 
quale febbene n’ ebbe dal Duca cinquanta feudi, noiu. 
per6 fi puo dire, che faceffe fraude al Bettino,avendo 
dato la Venere, per comandamentjo di chi gli era Si
gnore , ma di tutt®, dicono alcmu, che fu in graoj 

•Parte cagione, per voJerne troppo i’ ifieflo, Bettino,
Venu-    
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Vefiuta dunque occafione aljpuntormo, medianfe gue- 
fti daniri , di mettere manofcd acconciare /a fua cafa, 
diede principio a murare, n» non fece ccfa di molta 
importanza • Anzi, febbene acuni affcrmano, ch’ egli 
aveva animo di fpendervi, rJondo lo ftato fuo , gvof-j 
famcnte, e fare un’ abitazig|ne comoda, « che avefle^l 
qualche difegno, fi vede nondimcno, claS quello, ?he 
fece, o venilTc ci6 dal non avere il modo da fpende- 
re , o da altra cagionc , ha piuttoftc cera di cafamento form*
da uomo fantaftico , e Iblitario , che di ben confidera- ^  .
ta abitura; cotTcioiTiachfe alia ftanza, dove ftava a d o r - del 
mire • e talvolta a lavorare j fi faliva per unJ fcala_*/“» fontafh- 
di legno > la qual  ̂, entrato ch’ egli era , tir^va fu con '
una carrucola, acciocche niuno potefle falire da lui 
fenza fua vogha, o faputa. Ma quello , ch^ piCi in lui 
dilpiaceva agli uomini, fv era, che non volepa lavora
re , fe non quando, c a chi gli ’pi^cev^j fuo ca- 
priccio; onde elfendo riccrco moke foltc^a  gcnriluo- 
mini, che defideravano avere dell’ opere f i e , e una_» 
volta particolarmcnte dal magnifico Ottaftiiano de’ Me- 

•dici, non gli voile fervire; e poi 11 *farebbe meflb a 
fare ogni cofa per un uomo vile, e plebeo, e per vi- 
Jilfimo prezzo. Ohde il Roflino muratore, pevfona af- 
fai ingegaofa, fecondo il fuo meftierc, facendoil gof- ^ j - j - • 
fo, ebbe da Ju i, per pagamento d’ avergli mattonato 
alcune ftanze, e fatto altri muramenti, un belliffiino 
quadro di noftra Donna , il quale facendo Jacopo , tan- 
to foilecitava, c Javorava in cflb, quanto il muratore 
faceva nel murare. E feppe tanto ben fajw^flXpreliba- 
to Roifino, che oUrc il detto quadro, cavo di mano 
a Jacopo un litiatio bellillimo di Giulio Gardinale^ de\
Medici, tolto da uno di mano di Raffaello, e da van-, 
taggio un quadretto d’ un Crocififlb molto bello, ,il: 
quale, febbene comperb U detto magnifico Ottaviano 
dal Rbflino muratore per cofa di mano di Jacopo, non* 

fem> V, ' B b ■ dime-    
 



194 f ^A R T  r J Q l u  I N  T a

dimeno fi Ta certo, ch’ egji h di mano di Broniino, it 
quale lo fecc tutto da p e l fe > mentre ftava coif Jato. 
po alia Certofa , ancorchelrimanefie poi, non fo perch6, 
appreffb al Puntormo ; leMuali tutte tre pltture , cavate 

>dalP indullria del muratoK di mano a Jacopo j fonoog- 
Igi in cafa AlelTandro Medici 5 figliuolo di detto 
Oftaviano. Ma ancorchi quefto prdcedere del Puntor
mo, e quefto fuo vivere* folitario, e a fuo modo, fufft 

Wijiama-i e poco lodato, Ron h per6, fe chiccbeflla volefle feu- 
■ jJcopo'̂ d̂ifefa ^ potefle. Conciofliach^ di quell’ ope-
daW autore . r e } chc fecc, fe gli deve avere obbligo, e di quelle, 

che notfgli piacque di fare, non lo incolpare, 8 bi?- 
fimare. Giji non e niuno artefice obligato a lavorare, 
fe non quando , e per chi gli pare; e s’ egli ne pa- 
|iva , fuo tlanno. Quanto alia folitudine, io ho fem- 
pre uditojdire, ch’ elP fe amiciflima de gli ftudf; ma 
quandc  ̂ anco ^ s i  non* folfe , io non credo, che fi deb- 
ba gran fatW^aKimare, chi fenza ofFefa di Dio, e 
del proflimol vive a fuo modo e abita, e. pratica fecon- 
do, che meglto aggrada alia ftia natura. Ma per for- 
nare ( lafeiando ^uefte cofe da canto ) all’ opere di' 
Jacopo; avendo il Duca Akffandro^fatto la qualche 

Cane- r a c c o f i c i a r e  la villa di Careggi* ftata gî i edifi- 
cata da Cofirao vecchio de’ Medici, lontana due mi- 
glia da Firenze, e condotto 1’ ornamsoto* della fonta- 
na 5 e il laberinto, che girava nel mezzo d’ un cor- 
tile fcoperto. In ful quale rifpondono due logge ; or- 
din6 Sua Eccellenza, che le dette logge fi facelTero 
dipigner/^!i»-Jacopo , ma fe gli delfe compagnia, ac- 
ciocehfe le fini/Te piii prefto, e la converfazione tenen- 
dolo allegro , fuffe cagione , di farlo , fenza tanto 
andar ghiribizzando, c  ftillandofi il cervello, Javora- 
re . Anzi il Duca fteflb, mandato per Jacopo, lo pre- 
g6, che volelfe dar queli’ opera quanto prima del tut
to finita, Avendo dunque Jacopo chiamats il Bronzi

no,
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n o ,  git fece fare, in cinquelp iedi della v o lta , una fi- 
gura per ciafcuno, che f u r o ^  la Fortuna , la G iuftizia, 
la  Victoria , Ja P a c e , e la F im a . E  nelP altro piede , 
che in tutto fono fe i, fece laco p o  d i fua mano un^.^
A m o re . D o p o , facto il diflrgno d’ alcuni p u tt i, chel 
andavano nell’ ovato d e lla ^ o lta ,  con d^verfi anin^ali\ 
in  mano, che fcorCano a i difotto in f u , g li fece tutci, 
da uno in fu o ri, colorire dal* B ro n z in o } th e  fi porc6 
m o lto  bene. E  jjerche mentre Ja co p o , e i l  Bronzino 
facevano quelle figure , fecero g li om am enti intorno 
Jaco^e, Pier Francefco di J a c o p o  , e a ltrr^ ,,re ft6 in 
poco tempo tutta finita quell’ opera con inelta  fodisfa* 
zione del Sig. D ^ c a , il quale voleva far jdipignere P 
alcra lo g g ia , ma non fu a tempo; p c rc io c c le  clfendofi 
fornito quefto Javoro a di 1 3 . di D ice tn b re i alU
fe i di Gennajo feguente, fu quel Sig. lllu lw iflim o  uc- 
cifo dal fuo parents Lo re n zin o , e cos^^;HQp3 , e altrc 
opere rimafcro fenza la  loro p erfezione^ElTendo poi 
create i l  S ig . D u ca  C o fim o , paflata feli^eliente la cofa 

^di M ontem urlo, e melTofi mano a ll’ ftpera di C a ftc llo ,
*fccondo che fi h detto  nel/a vita del T r ib o lo , Su a E c*  

cellenza Illuftriffiiria, per compiaccre la  Signora D onna 
M aria  fua madre, ordinb , chc Jaco p o  dspigneffe la_» 
prima lo g g ia , che fi trova , entrando nel pa lazzo di ,
C a fte llo , a'm an m a n ca . Perchb melTovi m ano, p r i ' d i  Co- 
mieramente difegnb tutti g li o m am en ti, che v i anda-/e//o. 
va n o , c  gli fece fare a l Bronzino^ per la m aggior par
t e , c a co loro , che avevano fatto quei d j^ C a r e g g i.
D ip o i dnchiufofi dentro da fe folo , ando facendo 
quell’ opera a fua fan tafia , c  a fuo b e ll’ ag io  ftudiando 
con ogni diligenza, acciocch ’ ella  fulle  m olto  migliore 
di quella di C ate gg i, la  quale non ave va  lavorata tut
ta di fua mano , il  che poteva fare comodamentc , 
avendo percid otto feudi i l  mefe da Sua E cc e ile n za , 
la  quale ritra lfe , cosi giovinetto come e r a , nel prin-

B  b z  cip io
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cipio di quel lavoro 5 e fanmentc la Signora iDonna 
Maria fua madre . Binallien^c effendo ftata turata la 
'detra loggia cinque anni J e  non fi potendo anco vede* , 
re quello, che Jacopo fatto, adiratafi la decta
Signora un giorno con e fe  Jui, conianddj che i palchi, 
e la turata fuflfe gettatain t\ra  . Majacopo eflendofi rac- 
cdtbandato, e*avendo ottenuto, che fi llefle anco al- 
'cuni giorni a fcoprirla, fa ritocc6 prima, dove gli pa- • 
,reva , che n’ avefle di bifogno, e pOi fatta fare una 
tela a fuomodoj che teneflTequella loggia ( quandoque’ 
Signori non, v’ erano ) ceperta, acciocche 1’ aria , come 
aveva fatt^ a Carreggi, non fi divorafle quelle îttu-- 
are lavorate/ a olio in fu la calcina fecca j la fcoperfe 
con grand* afpettazione d’ ogni uno, penfandofi j che 
Jacopo avpffe in quell’ opera avanzato fe llelTo, e 
.fatto alciint cofa ftupendifiima. Ma gli effetti non cor- 

Ma con jirpofero inCiet^^ente all’ opinione , perciocche febbe* 
chedijmo, fono in «fefta*molte parti buone, tutta la propor- 

zione delle Igure pare molto diiformc, e certi llravol- 
gimentijC attTtudini, che vi fono, pare,chefiano fen-̂  
za mifura, e mofto ftrane. Ma Jacopo fi fcufava , con* 
dire, che non aveva mai ben volcptieri iavoraro in 
quel luogo, perciocche effendo fuori diCitta,par mol
to fottopollo alle furie de’ foldati, e ad altri limili ac
cident! . Ma non accadeva, ch’ egli temeflt di quello, 
perch^ 1’ aria, e ii tempo ( per effere lavorate nel 

DtfcrhioncM- modo,chefi h detto) le va conlumando a poco a poco. (i) 
Ujntture. V i fece'd^nquc nel,mezzo della volta un Saturno col 

fegno defcSjhricorno, e Marte ermafrodito nel fegno 
del leone, e della vergine, e alcuni putti in aria, che 
volano , come quei di Careggi. Vi fece poi in certe 
femminone grandi, e quafi tutte ignude, la filofofia, 
r  aftrologia, la geometria, Ja mufica, i’ aritmetica, e 
iina Cerere, e alcuue medaglie di ftoriette, facte con

varie
Ul 4niifoM adeJJ'o perdute del tutte, e imbiancato il muro , ,
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vavic tjinte di colorize apprlpriate alTe figure. Macon 
tutto che querto iavoVw^ticlfo, e ftentato non molto 
fodisfacelfe, e fe pur’ an a ij^ o lto  meno che non s’ 
afpetuva; moftr6 Sua Eccelenza , che gli piacefle,i 
e fi fervi di Jacopo in ogni j^correnza, efTcndo maf-1 
fimamente quefto pjtcore iri^olta vener^ione appreffb* 
i popoli, per le molto belle, e buone opere, che ave- 
va fatto per lo paflato. Aveftdo poi contiotto il Sig.
Duca in Firenze taaeftro Giovanni RolTo, e maeftro 
Niccolo Fiamminghi, ( i)  maeftri eccellenti di panni d’ 
arazzo, perch  ̂ quell’ arte fi efcrcitalTe, e ynparaffe 
(ia i tiorentini; ordino, che fi facelTero panni d’ oro, 
e di feta per la fela del configlio de’ Dugento, con 
fpefa di feflanta mila feudi, e che Jacopo ,  ̂ Bronzino 
faceflero ne i cartoni le ftorie di Giofeffo. iMa aven- coffvtr teffi- 
done fatte Jacopo due, in uno de’ quali ^quando a i ’ arani 
Giacob h annunziata la morte di e moftra- approvatU
togli i panni fanguinofi , e nell’ altro il nj^ite di Gio- 
ifeffo , lafeiando la vefte alia moglie di l|itifaro, non 

^piacquero nb al Duca, a i  a que’ ma f̂tri j che gli ave'
*>ano a mettere in opera, parendo loro cofa ftrana, e 

da non dover riq/cire ne’ panni tefluti, e in opera; 
e cosi Jacopo non feguitb di fare piii cartoni altri'- 
menti. Ma tornando a’ fiioi foliti lavori, fece un , qua-Dtpingi«« 
dro di noftft Donna , che fu dal Duca donato al 
Sig. Don. . .  che lo porto in Ilpagna. E perch ;̂ Sua Ec- • 
cellenza, feguitando le veftigia de’ fuoi maggiori, ha 
fetnpre cercato di abbellire , e adornare la_. w * Citta; 
elTendole c\6 venuto in confiderazione, fi TTlbBre di far £ U cappella 
dipignere tutta la cappella maggiore del magnificoteui' 
pio di S, Lorenzo, fatca gia dal gran Cofiino vecchio 
de’ Medici ; perchfe datone il canco a Jacopo Puntor- 
mo, o di fua piopria volonta, o per mezzo ( come fi 
diffe ) di raelicr Pier Francefco Ricci majordomo; effo

Jaco.
Ill Di quefii Fiamminghi yedi il Tom, 4% # c> Jra-
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Jacopo fu molto Ufto di quelfavore; perciocch^ febiene la 
grandezza ddl’ opera, affai bene in u  con
gli anni) gU dava che pe^areje forle lo Igomentava; 
contlderava dall’ akro l a » , quanto avefle il campo 
feargo iiella grandezza di fcnt’ opera di moftrare il va- 
lo re , e la viMu fua. Diqpno alcqni, cbe veggcndo 
^Jaffopo eflfere’ ftata allogata a fe quell’ opera, non 
oftante che ftrancefco Salviati, pittore di gran norae, 
folfe in Fiorenza , e aveffe felicemftntc condotta di 
pictura la fala di palazzo , dove gia era 1’ udien- 
za della Signpria, ebbe a.dire,che moftrerebbe, come 
fi difegi?ava , e dipigneva , e come fi lavorata ifl 
frefco; e o]tre ci6, che gli akri pitfiori non erano fs 
non perfon^ da dozzma: e altre hraili parole akiercj 
e troppo infolenti. Ma perch6 io conobbi feropre Ja
copo perfdra modeka, e che parlava d’ ognuno ono- 
iatamentc,Ve h ^ u e l  modo, che dee fare un cofluma- 
t o , e virtuafid^ttefice, come egli era , credo , c h o  
quefte cofe lli  folfero approvate, e che non mai fi la- 
Iciail'e ufcir*^d? bocca si iktti vantamenti, che fonoper 
io pifi cofe d’ uomini vani, c che troppo di fe prefu- 
mono; con ,1̂  qual maniera di perfcyie non ha luogo 
la virtu, n6 la buona creanza. E febbene io ayrei po
tato tacere quefte cole, non 1’ bo voluto fare; peroc- 
ch6 il prpcedere, come ho fatto , mi pa»c ufficio di 
fedelc, e verace Senttore. Bafta, che- febbene quefti 
ragionamenti andarono attorno, e maflimamente fra gli 
atteheibno^i, porto nondimeno ferma opinione, clie 
fulfero d’ uomini maligni, efiendo fempre ftat®
Jacopo neJle fue azioni, per qucUo che appariva , 
modefto, e coftumato . Avendo egli adunque con inu- 
ri, alliti, e tende turata quella cappelia, e datofi tut- 
to alia foiitndine, la tenne per ifpazio di undid anni 
in modo ferrata* che da lui in fuori mai non vi en- 
tr6 anuna vivente, n6 amici, ne nelTuno. Ben’ i  ve-

ro.
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po, che diregnando\alc«ni liovinetci nella fagreftia di 
Michelagnolo, cotne\6tfmo y  giovant, falirono per le 
chiocciole di quella in lul tltto della Chiefa» e leva- 
%\ i tegoli j c 1’ afle del itofOTC di quelli, che vi fono 
dorati, vidcro ogni cofa; di^he accortofi Jacopo, I’ * 
ebbe molto per male, ma jifon ne fece Rltra dimoftra-' 
zione, che di tur4re con pm diligen?a ogni cofa; l?b- 
bene dicono alcuni, ch’ cgli perfeguitb melto que’ gio- 
vani, e cerc6 diifare loro, poco piacere. Imaginandofi 
dunque in qqeft’ opera di doyere avanzare tutci i piu 
tori, e forfe, per quel che fi dilfe, Michelaggolo, fe- 
(X n l̂la parte di fopra , in pid iftorie, la creazione di Dtfcrhione 
Adamo , ed Eva^ U loro mangiare del pomp vietato , 
e 1’ elfere fcacciati ,di Paradifo, il zappare la terra 
U facrifizig d’ Abellp, la iporte di Caino, la benedb 
zione del leme di N06 > e quando egli difegna la_. 
pianta, e jnifure dell’ area, In una dfeile facciate 
di lotto, dafeuna delle quali h bracci^jquindici per 
ogni verlb, fece la inondazione del d iJuvij neUa qua
le fono una roafla di corpi morti, e alRJgati, e No^ ^

•che parla con Pip* Nell’ altra faccia ^ dipinta la re- 
iiirrezione uniVerlaie de’ morti, che ha da eflfere nell’ 
ultimo, e npvilinim giorno, con tanta, e varia cotv* 
fufipne,. ch’ ella non lar^ maggiore da dovero per av- 
ventura, n^,cosi viva, per modo di dire, epme P ha 
dipinta il Puntormp . DirimpettP all’ altare fra le fine* 
fire, ciod neiia faccia del mezzo , da ogni banda 6 
una fila d’ ignudi, che prefi per mano , e agg/appatili 
fu per le gambe, e buili 1’ uno dell’ alcro fanno 
IcaJa, pet falite in paradifo, ufeendo di terra, dovo 
fono molti raotti, che gli accompagnano, e fanno fine 
da ogni banda due morti veftiti, eccetto le gambe, e 
le braccia, con le quali tengono due torce accefe ♦ A 
foaupo del mezzo della ficciata, fopra le fineftre, fe
ce ncl mezzo in alto Ciifto nella fua maeft^, il quale

cir-
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circondatp da molti angel tutti tj|&di > fa refufcitarc 
que’ morti per giudicare . / M y ie  non ho mai potuto 
intendere la doctrina di qlefta ftoria, febben fo , che 
Jacopo aveva ingegno da/le, e praticava con perfnne 
Vlotte 5 e letterate, cio^ <fcelIo, che volefle fign ificare 

n quella parte, dov’ b C\ifto in ajto, che refufcita i 
nrftrti j e fotto* i piedi ha.Dio Padr^, chc ctea Ada- 
mo, ed Eva«k Oltre ci6 tn uno de’ c^nti, dove fono i 
quattro Evangelifti nudi con libri in»raano , non mi 
pare, anzi in niun luogo, oflervato nt ordine di ftoria, 
nfe mifura, n& tempo, variety di tefte, non cangia- 
mento dT colori di carni, e infomma non alcuna I'egq.* 
la , n̂ ; proporzione, nh alcun ordine di profpetdva; raa 
picno ogni cofa d’ ignudi, con un ordine, difegno, in* 
venzione, componimento , colorito, e pittura fatta a 
fuo mode , con tanta malincpnia , e con tanto poco 
piaccre di phi^arda quell' opera, ch’ io mi rifolvo, 
per non P ia^^efere ancor’ io , febben fon pitcore, di 
lafeiarne f^n giudizio a coloro, che la vedranno ;  per- 
ciocch6 io CT^erei iinpazzarvi dentro, e avvilupparmi, 

Eenchenelcer- comc mi parecTle in undici anni di tempo , ch’ egli' 
fo  undid ebbc, cercafl'e egli di avviluppare fe , c chiunqae vedc 

quefta pittura con quelle cosi fatte figure; e lebbenefi 
vede in queft’ opera qualche pezzo di torfo, che vol- 
ta le Ipalie , o il dinanzi , e alcune appiccature di 
jfianchi, fatte con maraviglioib Audio, e molta fatica_» 
da Jacopo, che quafi di tutte fece i modeJli di terra 
tondi j Ik f̂iniri; il tutto nondimeno  ̂ Juori della manie- 
ra fua , lP>Dme pare quafi a ognuno , fenza mifura, 
cflendo nelia piu parte i torfi grandi, e le gambe, e 
braccia piccde,per non dir nulladelle tefte, nelJe qua- 
li non fi vede punto punto di quella bonta , e grazia 
fmgolare, che foleva dar loro con pieniffima fodisfu- 
zione di chi mira 1’ altre fue pitture; onde pare, che 
in qudia non abbia ftimato fe non certe parti, e delP

altre

unnî
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altre piu importanS^non ibbia tenuto conto mu- 
no. (t) E infomma j doW^gli Vveva penfato di trapaflTare 
in quefta tutte le pitture del| arte, non arrivo a gran 
pezzo a]]e cofe fue proprie fatte ne’ tempi addictro; 
onde fi vede, che chi vuol ftlafare, e quafi sforzarela 
natura, rovina il .buono, da quella,*gli era ft^o' 
largamente donatof. Ma che fi puo, o deve , fe noo^ 
avergli compaffioip, cffendo cbsi gli uomin! delle noftre 
arti fottopofti air*errare come gli altri.E il buonOme- 
ro , come fi dice y anch’ egU tal volta s’ addormenta .
N6 far4 mai, che in tutte 1’ opere di Jacopo  ̂sforzaf- 
f»  quanto volelie la natura )  non fia, del buono) e  del 
lodevole. E perdi^ fe ne mori poco avanti, che al fi
ne dell’ opera , afFermano alcuni , che fa morto dai 
dolore, reftando in ultimo maliffimo fodisfatto di 
fteffo; ma Ja verita h , ch’ effendo vecchio > e molto 
aifaticato dal far ritratti, raodelli di e lavorare
tanto in frefco, dicde in una idropifia, c!|e finalmente 
r  uccife d’ anni 65. Furono dopo la cojJu| morte tro^Mori^idropifi^i 
^vati in cafa fua molti difegni, cartfini, e modelli di 
‘ terra belliffimi, ed un quadro di noftra Donna, ftato 
da iui molto faencondotto, per quello che fi vide, e 
con beJla maniera, molti anni innanzi, il quale fa vcn- 

Tom. V. C  c duto
111 A tutt^quejle picture e flato finalmente poeki anni fono data 

di bianco con applaufo univerfale, ejfendo vero tutto quello, che di 
ejfe fcrive il Vajari, ed effendo anche puajle affai. Anche da queflo 
f i  vedt, ft e%li fuffe uno scrittore pieno 4  animofitd, e dM naff one, 
t  maJigno, c calunnic/o , di che e (lata taiite , e aceufato ,
e non pittofio fedele , e verace Scrittore, come pocni pmodi avanti 
ha protejlato £  ifiert • Poco dopo avert innal^ata alie ftelle il Pun- 
tormo per alcune fue prime pitture, lo hiafimain parte per efferfi datô  
alia maniera Tedefca, ma ha ditto, che tuttaviariteneva del buono:poi’ 
lo rinalt̂ a per efferfi rimefio fill buon gujlo, e data a feguitar Mi-‘  
chela^nolo • Finalmente ne dice il pe^gio , che pu6 per quejla pittura 
di S. LorenXP, In quale veramente era ftravagante, e finOr l eorph di'
P. 'witi nella. jl^ia del diluvie , f i  dice cKt furono difignati da cadave-y 
ri tenuti fotlo. l\ acqua per fargli von flare • in- verita fu  cattiva ele- 
zione ilproporre i/uquel tempo iL Puntormo a Cecckino Sah'iatl, ch’ tto,- 
nel fiore , e che ayrtbbe fatto una eofa eqfellente,
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duto poi dagll eredi fuol a Piero ilviati . Fu fcpolto 
Jacopo nel primGi, c h i o f t r o d e ’ fratide’ Set- 

tc fepolto-i v i, fotto la ftoriaj xh ’ e^i gia fece j della VifitazionCj 
\  e fu onoratamente accompagnato da tutti i pittori, 

wT7«m<%fcultori, ed architettori.^u Jacopo nioko parcoj
Koftumato uorf^o, e fu nelXvivere, e«veflire fuo piutto* 

mifero; .die alTegnatOj e quafi felipre llette da f o  
folo, fenza volere, che Îcuno lo ferwifle , o gU cuci- 
naffe,'.: Pure negli ukimi anni tennc jcome per allevar-' 

BattiJlaNaUiniCdo, Battifta Naldini J ( i)  giovane di buono fpirito,iI 
fuoalhevo, qual’ cbbe quel poco di cura della vita di Jacopgjch’ 

egli ftelfo voile, che fe n’ avefle j ed il quale fotto fc 
difciplina di lui fece non piccolo frertto nel difegno, 
anzi tale,che fe ne fpera ottima riufcita . Furonoami- 
ci del Puntormo, in particolare in qudlo ultimo della 
fua vita,, Pier Francefco Vernacci', e Don Vincenzio 
Borghinij col q«aje fi ricreava alcuna voJta, ma dira-  ̂
do, tnangiand6 con eflb loro. Ma fopra ogni altro fu 
da lui fempr^ fomnaamente amato il Bronzino, che amo 
lui pariniente* come grato , e conofcente del benefizio , 
da lui ricevuto. £bbe il Puntormo di belli/Iimi tratti,’ 

l?aurofo della ^ tanto paurofo della morte, che ^on voJeva, non 
tnorU‘ che altro, udirne ragionare, e fsggiva. P. avere a in-' 

contrare morti. Non ando mai a felle, nb in altri luo- 
gh i, dove fi ragunaffero genti, per non ^flere ftrctto 
nellacalca, e fu oJtre ogni credenza folitario. Alcuna, 
volta, andando per iavorare,fi mife cbsi profondatnen- 
te a p e S ^ e  quello, che volefle fate, che fe ne parti 
fenz’ avere %tto altro in tutto quel giorno, cho flare 
in penfiero. E che quefto gli avveniffe infinite volte_» 
Help opera di San lorenzo, fi pu6 credere agevoJmente

.per

il! 'Battljla Naldini riufclunbuon pittere , che dljegnava Corretto ; 
it' avea un tolore pajlofo- D i lui fon molte tavole da alta'e in F i' . 
ren:̂ e , e alcune poche in Rom a, come f^ubvedert in s, Gio,J)ecollato 1 
« piu  minutamtjitt ncl Cine H i,  t nel Tith
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perciocchi quando rra rifollto, come pratico , e va
lence , non iftentavjry^o i  far quello j che vol eva 0 
o aveva deliberato ui ra^er^ in opera .•

NOTA. K o n  dvero; e i l  Vafart non ^ o t e v a  shagUa*  
re  s i  greffolanam eme^ e i l  q u a d ra  d i  K a ff i i f l lo  d e fc r itta  
da lu f a  c. P 5- in  c a fa C a n ig ia n i  v i  e ra  in  q u e l t e m f a  
e pafsb p o i, come f i a  r ife r ito  n e lla  n u o v a  aunoiaXiione 
d e lla  p a g in a  f u d d e t t a .

C c a VITA
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DI SIMONE^MOSCA
i

SCULT. ED ARCHIT. FIol^ENTINO.

D Ag’li Tcuitoti antJCbi Grtrci j e Romani itt
niuno intagliatore moderno ha paiagOrtatO 1’ ope- 

re bellet e difficili, ch’ cffi fecero nellc bafe, ca*pitei- 
]ij fregiature , cornici, feftoni j trofei > mafchere, can- 
dellieri, uccelli) grottefchcs o altro corniciame inta- 
gliato, falvo che Simone Mofca da Settignano, il qua
le ne’ tempi noftri ha operato in quefta forts di lavori 
talmente, ch’ egli ha fatto conofcere con 1’ ingegno, e 
virtu fua, che la'diligenza, e Audio degl’ intagliatori 

Simo/ie imha- modcrni, ftati innanzi a lui , non aveva infino a lui 
tore idiafcul-fz^nto imitate*il buOno dei detti antichi, prefo il, 
tura. antica, {jygj, modo negl* intagli; concioffiach  ̂ ]’ opere loio 

tengono del fecco, ed il girare de’ hro fogliami, del- 
lo fpinofo 5 e del crudo ; Jaddove con
gagliardezza, ed abbondanti, e ticchi di nuovi andari, 
con foglie in varie manierc intag/iatc con* belle intac- 
cature, e con I piil bei feiui, fiori, e vilucchi, che fi 
poflano vedere, fenza gU uccelli, che in fra i feftoni, 
e foglia!^ ha htpato graziofamente in varie guife in- 
tag lia re^ in  fanto, che (i pud dire, che Simone folo 
(  fia detto con pace degli altri ) abbia faputo cavat, 
dal marmo quella durezza, che fuol dar 1’ arte fpelTe 
volte alJe fculturc, e ridottc le fue cofe con 1’ oprare 
dello fcarpello, a tal termine, ch’ ellc pajono palpa- 
b ili, e vere. Ed il medefimo fi dice delle cornici, ed 
altri fomiglianti layori da lui condotti con belliffima

.gra-
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grazia, e giudizio-'Coftui avendo nella fua fanciullcz- 
za attefo al difeglo con molto frutto , e poi fattoli 
pratico nell’ intagliferc, fu da maeftro Antonio da San- 
gallo, it quale cotiobbe 1* ingeeno, e buono fpirito di 
lui 5 condotto a Moma, dove gli fece fare ,  per [ î^Ro Ĵ^Tcondot* 
prime operc, alaJhi capitelli, c bafe, e qualche nQ-ttvidalSangah 
glo di fogliami p|r la Chiefa di S. Giovanni de’ Pto- ®̂* 
rentini, ed alcutl lavori per lo palazzo d’ Aleflan- 
dro, (i)  primo c5ardinale Barnefe. Attendendo in tan- 
to Simone, e maffiraamente i giomi delle fefle , e_» 
quando poteva rubar tempo , a difegnare le cofe anti- 
^ e  quella CittJi, non pafs6 molto , che difegnava, 
e faceva piante con piii grazia, e nettezza , che non 
faceva Antonio fteffo; dr maniera , che datofi tutto a 
fludiare j difegnando i fogliami della maniera antica > 
ed a girare gagliardo le Foglie, ed a traforare le co« 
fe per condurle a petfczione, togliendo dalle cofe mi- 
gliori il migUore, c da chi una cofa  ̂ e da chi un’ al* 
tra , fece in pochi anni una bella compofizione di ma- 

^niera, e tanto univerfale, che faceva bene ogni 
’ eofa, ed infiemc, e da per fe , come fi vede in alcune 
armi, che dovev^o andare nella detta Chiefa di San 
Giovanni in ftrada Giulia; in una delle quah armi (a) 
facendo un giglio grande, antica infegna del Coraune 
di Fiorenza ,*gli fece addoflb alcuni girari di foglie, con 
Vilucchi, c fetni cosi ben fatti, che fece ftupcfare ogna- 
no, Ne pafs6 molto, che guidando Antonio da San- 
gaUo, per M., Agnolo Cefis, i’ ormamcnto di ^arm o d’ 
una cappeUa, e fepoltura di lui, c di fua famigUa, che 
fu murata poi 1’ anno 1550. nella Chiefa di S. Maria 
della Pace, fece fate parte d’ alcuni pilaftri, e zoccoliSepohura in s. 
pleni di fregiature , che andavano in quell’ opera ,

SU

' i il cardinal Famefe , eht fu poi Paolo i ll '
r l  della facciata didtP

ta ^hitja , la ^ual faeuata fn fatta fare da KUtmeme JK'Il,
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Simone, il quale gli condufle si b m z , e si belli, c6e 
fenza ch’ io dica quali fono, fi fanco conofcere, alia
f razia , e perfezione loro, in fra gli|altri. N6 c po(u- 

i!e veder piij belli, e capricciofi allari da fare facnfi* 
zj all’ ufanza antica, di quelli, die loflui fece hel ba* 
famenCo di qo^ll’ opera. Dopo, il i^defimo Sangallo, 
che faceva condurre .nel chioftro di iJ Piero in Vioeola 

'^zzfLs^Pie- t>occa di Kjuel pozzo,»fece fare alM ofca le fponde 
r̂ô inVincola - alcuni mafchctoni beHiffimi. No* molto dopo, ef-.

fendo una State tomato a Fiorenza, ed avendo buoa 
nome fra gli artefici, Baccio Bandinelli, che faceva 1’

. Orfeo di* marmo, che fu poflo nd cortile del palazzp 
tuainFirvJu'^^' Medici, fatta eondurre la bafe di*quell’ opera da 

Benedetto da Rovezzano , fece eondurre a Simone i fe- 
ftoni 5 ed altri intagli belliifitni, che vi fono, ancorchi 
un feftone vi fia imperfetto , e folamente gradinato. 
Avendo poi fatto molte cofe di raacigno, deile quali 
non accade far memoria , difegnava tornave a Roma; 
ma feguendo in quel mentre il facco, non ando altri* 
nienti. Ma ^i^fo donna, fi liava a Fiorenza con poche 
faccende; perch^'avendo bifogno d’ ajutare la famiglia,' 
e non avendo entrate, s’ andava trat^enendo con ogni 
cofa, Capitando adunque in que’ giorni a Fiorenza-., 

condotto in Pietro di Subiflb , (i)  roaeftro di fcarpello Aretino, il 
frô di Subiffo ^uale tcneva di continue fotto di fe buoir numero di 

f c u l t o r e A r e t i n o perocchc tutte Ic fabbriche d’ Arezzo paf* 
favano per le fue mani ; condulTe fra molti altri , Si* 
jBone i^Arezzo, dove gli diedc a fare per la cafade- 
gli eredi di Pellegrino da Foflbmbrone , (2) cittadino 
Aretino ( la qual cafa aveva gik fatta fare M. Piero 
Geri aftrologo eccellente , col difegno d’ Andrea San* 
fovino, e dai nipoti era ftata venduta ) per una fala

un ■

(i) JVan ho trovato notlzla. veruna di quejio Pietro di Sobijfoi 
Hen ejjendo nell’ Abecedario pittorico neppure neniinato. 

lil Di Pellegrino da Fojfombrone yedi nel tome 4* « e-
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un catnmino di maclgno, cd un acquajo di non molta {peikMuivi/avora un 
Meffovi dunque mano. e cominciato Simone il cammino,(i)c' “̂ ® ‘”® “  
lo pofe fopra due pilaftii, facendo due nkcViie neWa. 
groflezza di verfo t l  fuoco, e mettendo fopra 1 dettl * 
pilaftri architrave jifregio, e cornicione un frontone 
di fopra con feftoifi., e con 1’ arme di <^ella famiglia.
E  cosi continuandfc, lo condufle con tanti, c si divir-. 
fi intagli , e fotgle magiftero , che ancorchfe quell’ 
opera fofle di macignoj divento nelle fue mani pii 
bella, che fe fulfe di marmo, e pih ftupenda; il che 
gli vejine anco fatto piu agcvolmente, pcroccJ;ifc quel*
W  pietra non b tanto dura, quanto il marmo, e piut*. 
tofto renoficcia, Che no. Mettendo dunque in quefto 
lavoro un cftrema diligenza, condulTe ne’ pilaftri alcu*, 
ni trofei di mezzo tondo, e balfo rilievo , p':h belli, 
e. piu bizzarri, che fi poffano fare, con celate, calza* 
ri, targhe, turcaffi, c altre diverfe aynadure. Vi fe- 
ce fimilmente mafchere, moftri marini, e altre grazio- 
fe fantafie, tutte in modo ritratte, e traforate, che pa- 
jono d’ argento - Il fregio poi, che  ̂ fra i* architrave,
€ il cornicione, fees con un belliffimo girare di foglia« 
m i, tutto traforato, e pien d’ uccelli, tanto ben fat- 
ti, che pajono in aria volanti; onde b cofa roaravi*. 
gliofa vedere le piccole gambe di quelli, non maggio- 
ri del naturaTe, elTere tutte tonde, c ftaccatedalla pie
tra, in nlodo che pare impoflibiJe; e nel vero quell* 
opera pare piuttofto miracolo, che artificio. Vi fees 
©kre ck in un feftone alcune foglie, e , fruj/e; cost 
Ipiccate , e fatte con tanta diligenza fottili, che vinco- 
no in un certo modo le natural!. 11 fine poi di. quell* 
opera fono alcune mafeherone, e' candelHeri veramen- 
te beliiffimi. E febbene non doveva Simone in un’ ope

ra

111 II fui deferitto catnmino e p«r anco ben confervato , ma la ca-̂  
fit dovefu fatto ,epoJfedutti dal Sig- MicheUgnolo parhani^ e da' fuoi' 
signori jratelli ̂

    
 



zo8 P a r t e  Q ^ u i  n  t  a

ra fimile mettere tanto ftudio, dovefidone cflere fcar- 
fanveme pagato da coloro, che niolto non potcvano; 
nondimeno tirato dall’ amore, chc >ortava all’ artCj 

, c dal piacere, che fi ba in bene op ;rando> voile co- 
si fare; ma n(^ fece g ii il medefim i nell’ acquajo dc’ 
niedefisii, pcrocch^ lo fece affai bellb, ma ordinario. 
N fl medefimo tempo ajatp a Piero di)Sobi(To , che mol-, 
to non fapeVa 5 in molti*dilegni di fakbriche , di pian- 

'Ahri fuoi te di cafc, portc, fineftrc, e altre cofe attencnti a quel 
mefticro. Infulacantonatadegli Albergotti jfottola fcuo- 
l a ) e fti||dio del Coroune, e una fineftra fatta c»l di- 
fegnodi coftui aflai bella in Pellicceria ne fono du& 
nella cafa di Ser Bernardino Serragli, £  in fu Ja can
tonata del paiaz'to de’ Priori 4 di niano del medefimo 
un’ arme grande di macigno, di Papa Clemente VII. 
Fu condptca ancora di fuo ordinc, e parte da Jui me- 
defimOjuna cappella di macignod’ ordine Corinto,per 

i^pdUdima- Bernardino di Criftofano da Giovi,che fu pofta nella 
eigno. badia di San̂ tŝ  Fiore, monaftero aflai bello in Arezzo 

di monad nett. ,In  qucfta cappeila voleva il padro-< 
ne far fare la tavola ad Andrea del Sarto, e poi al 
Roflb^ ma non gli vennc fatto,.pereb4 quando da una 
cofa, e quando da altra impedici, non lo poterono 
fcr\4re. Pinalmente voltofi a Giorgio \^afari, cbbc 
ancp con eifo Jut delle diflicolta, c u dur6 fatica a tr«- 
var rnodoi che la cofa 6 accomodalTej perciocchb cC- 
fendo quella cappeila intitolara in S. Jacopo, e in San 
Criftofano, vi voleva colui la noftra Donna col figliuo- 
lo in collo , e poi al S. Criftofano gigante unaltro Cri? 
fto piccolafopra Ia> Ipalla] la qua! cofa oltre ,chepa-

reva

h i  za fine^fd fu l  canto degli Albergotti ,  dove ora fono le pulbli” 
die carreri.c in efere, ma un poco guafta. Sono ancora. confervate le 
fineftre di Pellicceria ma I’ arme di Clemente VII. cadde pcco temp* 
f a .  ia  CaWella del Giovi fu  tolta via nelfecoloKVi. quando fit riif' 
aoyaui U Chiefa di £• fio rfi con bellijfima archittttura.
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r<*va tnoftruofa, npn fi poteva accomodare j fare un 
gigante di fei, in una tavola di quatcro braccia. '̂<>'i'Dlfegn9 curiofo 
gio adunque defiderofo di fervire Bernardino, gli fece del Vafari d’ 
un difegno di queftri maniera . Pofe fopra le nuvole la no- tavoU, 
ftra Donna con un^Sole dietro le fpallc, e in terra fe- '  
ce S. Criftofano giihocchioni ,con una gaillLbaneH’ acqua 
da uno de’ lati della tavola, e T altra in atto di 
verla per rizzarfi j mentre la .noftra Donpa gli pone 
fopra le fpallc Crifto fanciullo con la palla del Mon- 
do in mano. Nel lefto della tavola poi aveva da ef- 
fere accoraodaco in modo S. Jacopo, c gU altri Santi, 
cbe won fi farebbono dati noja ;  il qual difcgna piacen- 
00 a Bernardino^ fi farebbe meflb in opera; nia per- 
chi in quello fi mori,la cappella fi riniafe a quel mo- 
do agli eredi, die non hanno fatto altro. Mentre dun- 
que che Simone lavorava la detta cappella, palfando 
per Arezzo Antonio da Sangallo , il quaic tornava dalla 
forcificazione di Parma, e andava a toreto a finire i* 
opera della cappella della Madonna , dove aveva av- 
viati il T^ibolo , RafFaello Montelupo, •F»anccfco gjo- 

'vane da Sangallo, Girolamo da Ferrara, e Simon 
li, e altri intagJiatori, fquadratori, c fcaipellini, per 
finire queJlo i chi alia fua mortc aveva lafcuto Andre*
Sanlbv'ino imperfetto; fece tanto, che condufle 14 Si
mone a lavorare, dove gli ordind, che non fo!o avelTe 
cura agi’ intagli, ma all’ architettura ancora, e altri or- 
namenti di quell’ opera , nelie quaJi commilfioni fi por- 
t6 il Mol'ca molto bene, e che fu pin, condufe di fu* 
mano petfettamente molte cofe, e in particoare aku- 
ri putn tondi di martno, che fono in fu i frontefpi^ 
delle potte; e febbene ve ne fono anco di mano di Si
mon Cioli, i migUori , che fono rarifiinii , fono tutti 
del Mofea. Fece fmiUinente tutti j frftoni di inarmo, 
che fono atforno a tutta quell’ opera , con belliflimoar- 
tificio, e con grazlofifliml intagli , e degni d’ ogni lode.

V, D d Oflde
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Onde non e maraviglia fe fono ammiratl , e in modo 
liimati quefti lavori, che molti artefici da’ luoghi lon- 
tani fi fono parent! per andargli a vedere. Antonio da 
Sangallo adiinqiie conofeendo, quanto il Mofea valelTe 
in tutte le cot'e impovtanti*fe ne f^rviva , con animo 
un giornoj pIJ’gendofegii 1’ occafiorie, di rimunerarlo, 
e*fargii conofeere, quanto amafle la.virtd di lui. Per
ch  ̂ eifendo, dopo la morte di Papa Clemente creato 
fommo Pontefice Paolo III. Farnefe, il quale ordinO) 
effendo rimafa la bocca del pozzo d’ Orvieto impeifet- 
ta , che Antonio n’ aveffe cura  ̂ eflb Antonio viconduf* 
fe il Mdfca, acciocch& deffe fine a quell’ opera, fequ?* 
Je aveva qualche difficoltk, e in partigolare nell’ orna- 
iTiento delle porte ; perciocch^ effendo tondo il giro 
della bocca, colnio di fuori, e dentro votq, que’ duo 
circoli contendevano infiemc, e facevano difficoltA nell’ 
accomodate le porte quadre, con 1’ ornamento di pie- 
tra ; ma la virtu Tii quell’ ingegno pellegrino di Simone 
accomodo ogni cofa, e condulfc il tutto con tanta gra- 
zia e perfeaoRe, che niuno s’ avvcdc, che mai vi luffe 
difficoM. Fece dtinque il finimento di queQa bocca, c‘ 
r  orlo di macigno, e il ripieno di raattoni, coa alciini 
ep taffi di pietra bianca belliffimi, e* altri ornamenti, 
lifcontrando le porte del pari. Vi fece anco i’ arme di 
detto Papa PaoJo Farnefe di marmo, anzi»dove prima 
erano farce di palle per Papa Clemente, che aveva fat* 
to quell’ opera, fu forzato ij Molca, e gU riufci be» 
nidimo ^  fare deile palle di rilievo gigli, e cost a tnutare P 
arme de’ Medici, in quella di cafa Farnefe •, non oftante, 
come ho detto ( cosi vanno le eofe del Mondo ) che 
di cotanro magnifica opera, e regia, foffe ftato autorc 
Papa Clemente VII- del quale non (i fece in queft’ ulti
ma parte, e piii importante, alcuna menzione Men- 
tre che Simone attendeva a finite quefto poz^S, gli 
operati di Santa Maria del duomo d’ Orvieto  ̂ defido-

ran-
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rando dar fina alfa cappella di manno , la quale con 
ordine di Michele Sanunichele Veronefc s’ era condor 
ta infino al bafamento, con alcuni inta^li, ricercarono '^puonod' Or- * 
Simone, che volcffe attendere a quella / avendolo co- vletoprindpiap 
nofciuto veramente eccellerite. Perchfe ft^afi d’ accor- ta daL Summit 
do, e piacendo a Simone la converfazione 'degli 
viecani , vi condufle, per flare piil coniodamente, la_« 
famiglia, c poi fi mife con ahimo quieto*, e pofato a 
Javorare ̂  ellfendo in quel luogo da ognuno grandemen- 
te onorato. Poi dunque , ch’ ebbe dato principio ,quafi 
per faggio, ad alcuni pilaflri, e fregiature, efifendo co- 
n«fciuta- da quegli uomini 1’ eccellenza, e virtd di Si* 
monc, gli fu ordinata una provvifione di dugento feu- GUhapgnata 
di d’ oro V anno, con la quale continuando "di lavora- 
re, condufle quell’ opera a buon termine. Perchi nel" 
mezzo andava, per ripieno di quefti ornamenti, una 
florJa di marmo, ciob P adorazione eje’ Magi di mez
zo lilievo, vi fu condotto, avendolo propollo Simone 
fuo amiciffimo , RafFaello da Montelogo ( i)  fcultore 
Fiorentino, che condulfe queJla ftori^, come fli b det*

*to, infino a mezzo beJJiffima . U  ornamento dunque di . . .  
quefla cappella fcyio certi bafamenti, che metrono in 
mezzo J’ alfare di Jarghezza braccia due e mezzo 1’ cappella, 
uno, Ibpra i quali fono due pilaflri per banda jlti cin* 
que, e queftf mettono in mezzo la ftoria de’ Magi. E 
nei due pilaflri di verfo Ja ftoria, che fe ne veggiono 
due facce, fono intagliati alcuni candellieri, con fre* 
giatute di grottefchc, mafehere, figurine, e fogliami, 
che fono cola divina . E da baffo nella predella, che 
va ricignendo fopra P al tare fra i’ uno, e P altro pila- 
ftro, e un mezzo angioletto, che con le mani tiene uh 
infetizione, con feftoni fopra, e fra i capitelli de’ pila* 
i^ri, lifalta P architrave, il fregio, c cornicione}

\  D d 2 tan* '

Vedi ltd Tom, 3. a c. 304,
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tanto quanto-fono larghi i pilaftri. E (bpra quelli del 
m ezzo, tanto quanto fono larghi j gira un arco, chc 
fa ornamento alfia ftoria detta de’ M agi; nella quale, 
d o e  in quel mfzzo tondo, fono pioiti angeli: fopra 1’ 
arco t una c<^iice , che viene da un pilaftro all’ aliro 
cio^ da quegir ultimi di fuori, che fanno frontefpizio 
a^utta r  opera. Ed in qiiefta parte 6 un Dio Padre 
di mezzo rilievo; e dallt bandc j dove gira P arco fo* 
pra i pilaftri, fono due Vittorie di mezzo rilievo. 
Tutta queft’ opera adunque t tanto ben compofta, o  
fatta con tanta ricchezza d’ intaglio , che non fi pub 
fornire 3i vedere le minuzie degli ftrafori, 1’ eccdlenza 
di tutte le cofe, che fono in capiteili, cornici, ma- 
fchere, feftoni, c ne’ candellieri tondi, che fanno U 
fine di quella, certo degno d’ elfere, come cofa rara 

Zavon mara~ am mirata. Dimotando adunque Simone Mofca in Or* 
di Fran- î^Xo , un fuo figliuolo di quindici anni , chiamato 

Viiuoio, Ftancefoo, e per* foprannome il Mofchino, elfendofta* 
 ̂  ̂ ’ to dalla Natura prodotto quafi con gli fcarpelli in ma-

n o , e d isilitS l’ ingegno, che qualunque cofa voleva 
faceva con fomm̂ L grazia j condulfe fotto la difcipiina' 
del padre in queft’ opera, quafi miracoJofaHienre, gli 
angeli, che fra i pilaftri tcngono 1’ mfcrizione, poi il 
Dio Padre del frontelpizio, finalinente gli angioli, che 
'fono nd mezzotondo dell’ opera, fopra P asdorazione de’ 
Magi fatta da Raffaello; ed ultimamente le Vittorio 
dalle bande del mezzotondo; nelfo quail cofe fe ftupi- 
r c , e maraivigUare ognuno; il che fo cagionc , che fini- 

Cie con lui ( a  quella cappella , a Simon? fu dagli operarj del Duo- 
eappHU nt‘ua  ̂ altra, a fimilitudine di queftadalP
ficj* chiefa, altra banda, acciocchb meglio fulfe accompagnato il 

vano della cappella dell’ altare raaggiore, con ofoine, 
che fenza variare 1’ architettura , fi variaflero Ic-^gure,

' “  'n/a, lae nel jnezzo fulfe la Yifitazione di noftra Don/
^ua*    
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•quale fa allogata al detto Mofchino . ( i  > Convenuti dun«̂  

que del tutto, mifero 51 padre, ed U figlLuolo mano all’ ope
ra ; nella quale mentfc fi adoperarono \  fu il Mofca di 
molco giovamento, e i  utile a quella Ckt^, facendo a . .
molci, difegni d’  arcmteftmk per cafe,V£d altri molti 
cd.fizj. E fra r  altre cofe tece in quell^OTtt^ la pian« Onieto, end 
ta, e la facciata della cafa di Mefs. RafFaello GualWe* territorial 
ri, padre del Vefcovo di Viterbo, e di Mefs. Felico  
ambi Gentiluomini, e Signori onorati, e vinuofiffimi: 
ed alii Signori Conti della Cervara Cmilmente le piante 
d’ alcune cafc^ II medefimo fece in molti de’ luoghi %
Qrviefo vicini, ed in particolare al Sig. Pirro*Colonna 
da Stripicciano, V modelli di molte fue fabbriche, 
muraglie. Facendo poi fare il Papa in Perugia la for- 
tezza, dov* erano date le cafe de’ Baglioni, Antonio 
SangaJ/o, mandato per il Molba, gli dicde carico di 
fare g li  ornamenti, onde furono con fuo difegno con- 
dotte tutte le porte, fineftre, cammini, ed altre si 
fatte cofe, ed. in particolare due grand! > c belliflimo 
armi di Sua Santit^; nella quale opera*atendo Simo-

*ne fatto fervitO con M- Tiberio C^fpo, che vi cx^^lnaolfen*i 
Cadellano, fu da lui mandato a Bblfenai, dove nel pid 
alto luogo di quel Caftello, riguardante il lago  ̂ acco- 
modd parte in ful vecchio, e parte fondando di nuo*
VO, una grande, e beiia abitazione, con una falita di
fcale belliffima, c con mold ornament! di pietra^ N i
pafs6 molto, ch’ elTendo detto M. Tiberio fatto Caftel-
lano di Caftei Sant’ Agnolo , fece andare il Mofca a hKoma a Ca-
Roma, dove fi fervi di lui in tnolte cofe nella 'cir\o~ fid  S . Angelo.
vazione delle ftanze di quel Caftello. E fra P altrt>
cole
loggî

di fece fare fopra gli archi, che imboccano la_, 
' jnuova, la quale volta verfo i prati , due armi

del
t nuomO pur d' Orvieta i  un gruppo mirabiU di figure
1  ^tLtefcnta una Pietd,^e firrfe e de}u£o aduWT , «rffenta u n a ru ta ,  tjarje e j -

tranii, che di marmo mtaghato edifficilveder coja^
to • t  di'vero in i ^ ^ m p n  tn rame, ma inctfa Jielleratamente.

    
 



2 1 4  P a r t e  Q^ u i n  t  a
i *del detto Papa di marmo, tanto ben' lavoratC jC tra- 

forate nelia mitra, ovvero regno *nelle chiavi, cd in 
. Termini)la feftoni j e/nafcherine 5 ch’ efie fono luaravigliofe.

(ietta capptlla Tomato poi adfOrvieto per' f^irf T opera della cap* 
pella, vi iavgjJ continuamgnte tutto H tempo, cho 
vilfe Papa-^aolo, conducendola di forta, cĥ  clla riu- 
Cch, come fi vede, non meno eccellentc che la prima, 
e forfe molt® pid; perciScch^ porta va il Mofaa, come 
s’ b detto , tanto amore all’ arte, e tanto fi cbmpiacc- 
va nel lavorare, che non fi faziava mai di fare, cer- 
cando quafi rimpo/fibile, e ci6 pift per defiderio di 
gloria, ihe d’ accumulare oro , contentandofi pli di 
bene operate neiia fua profelfione, che d’ acquiftaro 
roba. Finalmente eflfendo 1’ anno 1550. creato Papa 
Giulio III. penfandofi, che dovefle metter mano da 
dovero alia fabbrica di San Piero, fe ne venne il Mo« 
fca a Ronia , c tenth con i deputati della fabbrica di 
San Piero di pigfiare in fomma alcuni capitelli di mar- 
m o, pid p ^  accomodare Gio. Domenico fuo genero,

,  airrfe.* Avendo dungue Giorgio Vafan, chO-.
porto fempre,amo Mofea, trovatolo in Rom a,' 

gar Simone nel dove anch’ cgli era ftato chiamato al,fervizio del Pa- 
Uvoro £  “J** pa, pens6 dd;ogni modo d’ avergii a dare da lavora- 
ĉardin7l i pctciocche avcndo 11 Gardinalc vecchio di Mon- 

Monte- te, quando mori, Jafeiato agli eredi, che*'le gli do* 
velfe fare in S. Piero a Montorio una fepoltura di 
marmo, e avendo il-detto Papa Giulio, fuo erede, e 
nipote, ordinato, chd-fi facefle , e datone cura aiVa- 
fari, egli vole va,-che in'detta ftpoltura facelfe ilMo* 
fca quaichc cofa d’ intaglio ftraordinaria, -Ma avendo 

H papaedif- Giorgio fatti alcuni modelli per detta fepoltura, il Pa-- 
fuafô d̂alBo- pa conferi i] tutto con Michelagnolo Bonarroti, Qlrima"
' che volelTe rifoiverfi ; onde avendo detto Miche1\gno* lo a Sua Satitita, che non s’’impacciafle con ii^agli pcrche febbehe arricchifeoRO 1’ opere, confondSno le‘

figU' -

narroti <    
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figure , laddove if lavoro di quadto, quando e fatto 
bene) e niolto piu bello, che I’ int^lio, c meglio 
accompagna le ftatua, perciocch^ le figure non aniano 
altri incagli attorno; cosi ferdind Sua lan tltij che (i 
facefle; perch  ̂ il Vaiati n ^  pntendo che fare
al Mofca in quell’ opera, nj licenziato,^e^fini fen- 
za intagli la jTepoltura , che torno molto meglio, cfte 
Con eih non avrebbe fatto. TSrnato dunqire Simone a 
Orvieto, fu dato ordine col fuo difegno di fare, nel- Simme dlje- 
la crociera a fommo della Chiefa, due tabernacoli gran-®'*'* 
di di marmo , e certo con beila grazia, e propprzione; moperUckie  ̂
itvun® de’ quali fece in una nicchia RafFaello Mon- d' Orvieto, 
telupo un Criilorfgnudo di marmo con lacroce in ifpaN 
la j e neir altro fece il Mofchino un S. Baftiano fu  
milmcnte ignudo,. Seguitandofi poi di far per la Cfiie- gtame del 
fa gli apoftoli, il Mofchino fece della medefima gran-gUuolo. 
dezza S, Piero, e S. Paolo, che furono tenure ragio- 
nevoli ftatue. intanto non fi lafciando I’ .dpera della 
delta cappella della Vifitazione, fa condotlp tanto in- 
Ojanzi, vrvcndo il Mofca, che non mancJ^a a farvi 
Te non due ucceW; e anco quefti non farebbono man- 
catf^raa M. Baftiano Gualtieri Velcovo di Viterbo, Ornammtodf 
come s’ 6 detto, tenne occupato Simone in un orna-. 
memo di marmo di quattro pezzi, il quale finito , man* 
d6 in Francit al Cardinale di Loreno, che P ebbe ca- 
lifliino, efleodo bello a maravigJia, e tuttopieno difo* 
ghami, e iavorato con tanta diligenza, che fi crede, 
quefta effeiC ftata deJle migliori opere, che mai facel- 
fe Simone , il quale non molto dopo, ch’ ebbc fatto fi„i fua vU 
quefia, fi modi* anno 1554* d’ anni 58. Con darmoww Orvieto, 
non piccolo di qucila Chiefa d’ Orvieto, nella quale fu 
onorevoimente fotterrato. Dopo elTendo FranccfcoMo* 
fchino j dagh operarj di quel meddimo Duotno, eletto 
in iuogp del padre, non fe ne curando, lo laL b  a 
Raffue^o Momeiupo. e andato a Rom a, fini a M.

Ro*
    

 



2 I 5  ^  a  R,  T  B  I  N j . T  A #

Roberro Strozzi due molto graziofe figure di m?.rmo, 
Layori cio& il MartC) ejia Venere, (r)  eke fono ne!cortile dd- 

• f n a °  **' fi/nchi. Dopo,fatca litia ftoria d' figurine
piecoie , quafi i i  tondo rili^vo, f\d h  qjale  ̂ Duna, 
cJie con le fij^Kjmfe fi bam a, e conveite Acteone in 
cervio, il^^uale 6 mangiato^da’ fuoi proprj cani, fe ne 
r^ n e  a Fiorenza, e la diede al Sig. Daca Gifiiuo, il 

Storla donat4 quale niolto<iefiderava dt fervire; onde fua Eccellenza 
'■  4a Luial.puca ^̂ JQx\6o acccttau, 6 molto coaiiiiendata 1’ opera , non 

ŝ ojitiiQ. manc6 al defidcrio del Mofehino, coine non ha mai 
niancato a chi ha voluto in alcuna cola virtuofamente 
operarc * Perche melToIo ncli’ Opera del Duonio^l S* 
fa, ha infino a ora con fua molca lod$ fucro nella cap- 
pella-della Nunziata, data fatta da Stagio da Piecrafan* 
taX^lPti gP intagli, e ogni altra cofa, i’ angelo, e la 
Madonna in figure di quattro braccia; nel mezzo AJa- 
tpo, ed E*'a, che hanno in mezzo il pomo; e. un Dio 
Padre grange con ccsti putti nella volta deila ,detca_. 
Cappella, M;ta di marmo, come fono anco Ic due fla- 
tue, Ctfe aVMofehino hanno acquillato aiiai*nome,'C' 

ehe lo dfjlinh onor^. E perch^^a decta cappella e poco meno, the' 
lavori deî  finita, ha dato ordine Sua Eccellcn^a , che fi Ttfitli 

i Ptr cappella, che b dirimpetto a quefta, decta
dell’ Incpronata, ciofefubico all’ entrarc di Chiel'a a man 
tnanea. 11 medefimo Mofehino nell’ appai%to della Se- 
renilijma Regina Giovanna, e dell’ Illuftriliimo Princi
pe di Fiorenza, fi b portaco molto bene in quell’ opcrc, 
cks gli furono date a fare.

VITA

111 Queflo gruppOe nel fan Jo  del cortile, ma ferrato fltettamen" 
te di tttvole, onde non e po(jlbile il yederlo  ̂ ejfendo flaw revutato la-' 

fiivo. La (afa oggi e dfl Mart.hefe A,ntonio Niccolini, donijjmo, t 
enoratijflmo Signore ricolmo di tune Le piu nobili cogni^hni.

    
 



    
 



    
 



t i l

V 1 T E(
DI g \r OLAMO

DI BARTOLOMMEO GBNGA.
PITTORE ED ARCHiTETTOj 

E

m  GIO. BATISTA S. MARINO
GEN.ERO DI GIROLAMO.

,^Iam o Genga, il quale fu da Urbino ,^flendo da Qif,olam& efer- 
padre di died anni meflb air arte^ella lana, cUa I'anedel- 

petchb iM ^tfitava maliffinio volenticri; cS^e gU era ‘̂*«<**
■ fto lu o ^ , e  tempo, di mfcoCo, con' carĤ t ^ e con

ferivere, andava difegnando; la qual cofa Studia di na~ 
veqcndo alcuni a ® id  di fuo padre, 1’ efortarono a nddife-̂
varlo da quell’ arte, e metterlo alia pittur^, onde lo ® 
mife in Urbino appreffo di certi maeftri di poco no- 
me. Ma veduta la bella raaniera , cbe aveva , e ch’ 
era per far frutto, com’ egli fu di 15. anni, Je acco- 
mod6 con maeftro Luca Signorelli da Cortona, in quel V afottoLuu  
tempo nella pittura maeftro eccellente, col quale ftet- 
te moki aivm, e lo feguitd nella Maica d’ Ancona , in 
Cortona, ed in molti altri luoghi, dove fece operc, e Lavorafecond 
particolarmente ad Otvieto; ncl Duomo della qua! Git- Ouomo d’ Or
ta fece , come s'fe detto, ( j)  una cappella di noftra 
Donna, con infinite numero di figure, nella quale con- 
tinuamente lavord detto Girolamo, c fu fempre de*

Tom\V. E  e mi-
h i  Aw? il tom, 3. a Ciirt, x6.

    
 



sot to Pietro
Peri4gino s’ ap’  

^ lie d  alia pro- 
j f t it iv a .

Va a Ttorent^a 
dove fludia aj~

\ndl a Siena, 
dove lavorb in 
tafa dl Pan-- 
dolfo Petruc-

tnigliori 
fi inife con 
quale ftetce 
I'pettiva, che 
che ft pu6

Parti tod pol ^ lui; 
te molto Aimaco, col 
sttde aflai alia pro- 
tapita  ̂ c itene inrefa,
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ch’ egli avellel 
Peragino, pitt^ 

anni in circa, cd, 
lui fu tanto ben(
cbe ne divenilTe eccellentiffimo, (icco- 

me per rtf l̂ue opere di pittura , e di architettura fi 
\^de, e fa ncl medefimo tempo, che con iidetto Pie
tro Pava il ’ divino Raflfaeilo da Urbiiio, che di lui era 
molto amicq. Partitofi poi da Pietro, le n’ and6 da le 
a ftarc in Fiorcnza, dove fiudid tempo aflai. Dopo 
andato ^ Siena , vi ftette appreffb di Pandoifo Petrucci 
anni, e mefi, in cafa del quale dipinfe molte ,
che per eflere beniflimo dilegnate, e*vagamente coio* 
rite, meritarono eflere vifte, e Jodateda tutti i Saneti, 
e^STteolarmente dal detto Pandoifo, dal quale fu fempre 
benUrinre* veduto,ed infinitamente accarezzato. Morto 
poi Pandslfo, f j  ne tomb a Urbino, dove Gtiidob îrfar 
Duca 11. ^  trattenne aflai tempo, facendogli 
re barde «  cavallo, che s’ ufavano in oafl^^Karpi, in 

i^di*Tiniotep da Urbino, f i )  {fttore di

III Net Cod» tra* MS* del Marckefc capponi, cĥ  
ria Vaticana, J i  contiene I* Viaggio pir Roma per Peierc U pimr^ , che tn ef- 
fa  Jiritrovano* 2» Alcunc confidera^ioni intomo a quello , che anno fcritto aUuni 
autorip doe il Loma'ixo > 6 il Vafari  ̂ in materia di pittura n 3. Alcunc Vite di 
pittori. V  opera e di GiuUo Manclni Saneje nato in Monte e^lcino medico d* Ur  ̂
bano V lll. di cuifcrijfc V elogio ciano m do Eritreo-, o Jia  Gio» Vittorio de* 
Ro/fi» Tra ledette Vite c quella del Genga, neHa quale f i  dice , che quefte ftan\c 
non furono opera del Genga , come dice i l Vafari, ma di Luca Signorelli $ come 
f i  i^gg  ̂ parte di quella pittura p ma e firitto in Greco , onde i l  hlancini
fenfa il Vafari , che non intendeva qUella lingua* Tuttavia non credo, che ilVop 
fa r i, ne fojfe tanto alV ofeuro » che non fapefie almeno leggere il Greco ,  poi- 
che veggo , che nella Sala Regia del Vatkano, nel gran quadro, in cui egli rft- 
pinfe 5* caterina, che rieonduce a Roma Gregorio x u  e con ejfo la s, Sede, po- 
f t  i l  fuo nome eon V ifcri\ione Creca , che f i  legge a cart» 28. del- 
da Deferizione del Pala^xp Vaticano. // Vafari a cart* 6 * nel tomo. 5. dice in 
foi;he parole, che il Signorelli fece in Siena una tavola da altarcp e che poi andba 
'tiren\e, e non parla delle fian\e del Petrucci; ma tuttavia credo, che I* ifiri\ione 
provi abbaftan\a, che quelle pitture fieno del Signorelli* Ma a dir vero anche 
net racconto del Vafari e dello sbaglio * Poichc pare dalle Jue parole, chc i l  cenr 
ga fiejfe in Siena fine alia morte di Pandoifo Petrucci, la quale fegni ncl l$iU  
Morto poi Vandolfo, f i  ne torno a Urbino, i l  Vafari , d^vei Guidohaldo

2>uu

cooipai
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buon\!ome , e di mo| 
fece iina cappella di 
Gio. Piero Arrivaberl 
Urbino. nella quale

[a efpcrlenza: imierae cal quale 
Martino nel Vefcovado per M.
Mantovano , alHora Vcfcovo d’

Vino , e r  altro dl loro riufcl di 
belliffiino ingegno, iTccome T opera (fteffa dimoftra, 
nella qual’ ricratto il detto Vefcovo, dl8»^re vivo. „  . - ,
Fu anco particolarmente trattenuto il Genga dal de^a vorFini/r^  
Duca per fare fcene , ed apparati di comniedie, li qua- no.
Ji perchi aveva buoniflima intelligentadi profpettiva , e ‘ 
gran prindpio d’ architettura , faceva molto mirabili, 
e belli. Partitofi pol da Urbino, fe n’ andb a Roma, 
d^?"ln  ftrada Giulia, in S. Caterina da SieHa, fece 
di pittura cna r^urrezione di Crifto, nella, quale fifece e"uJFFeiF*R»~ 
cognolcere per raro, ed eccellente raaelko, avendola 
fatta condifegno, bell’ attitudine di figure, 
ben colorita, ficcome quelU , che fono della ̂ ^rofeflio- 

rhf» rhanno veduta, ne pofibno fare bum^lfima tĉ  
ftim^n^anza. ( i)  E  ftando in Roma* attjK raoko a 
tnifuraw^^uelle anticaglie, ficcome ne fd^o gli fcritti 

/■ ^pprefio^u^fuoi eredi. In queflo tem po*nwtyl Duca
jido, e fuccefib Francefco Maria 4)uca wfW’ Utbi- RicMamate 

ffe lui richiamato da Roma, e coftretto a ritor- 
nare a Urbino in quel tempo, che ’ I predetto Duca 
toJfe per mogiie, c mend nello ftato, Leonora Gon. 
zaga, figlitiola del Marchefe di Mantova, eda fua Ec^

E e 2 cel-
Duca II. lo tratunne a jjfa i tempo  ̂ come f i  raccoglU dalle molee opere, che H 
Vafari narra aver tiuivtfacto, Ma poi / a , che i l  Genga vada a Ronia da Roir 
n a Jia richiamato a Urbino, e quindi Jt porti a Mantova  ̂ e a cefena , c 
tutto faccia open ohe richieggono anni di tempo per condurle a peTfe\ione . rot 
ci dice, che ando a Forli nel i l  eke non puo ejfere, ejfendo ijuefio P anno, 
nel quale femhra ejfer partito di Siena, Su quefto errore di compute f i  fionda i l  
Mancini, ma pue^efiere trrorq in queji* ultimo millefimo , come fie ne /on trovflti 
tanti, e tanti finora in Opera per cclpa di chi non fieppe leggcre P origir 
nale t come, io credo • Met lafciando da parte Xutte quefle ragioni, e yenendo al 
fatta j chi. a vedute le piteure , ha conoficiuto chiaremente , che jono  del Signorelli, 
e cosie P univerfah tradiyone in Siena anche prejfo U perfone,  eke non JonpdelP 
arte, correndoci troppo dalh fiUe delP uno a quello dell* altro

il'i Finora f i  e tfuejld layQla ^onjervata heniffmo ̂  t H u n  d^nno ,  
Jlhc cattiyo lumt*
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ceJIenza fu adopprato in far’ arcfi trionfalij a p p ^ ti, 
"Apparati delle c fcenc di comrrtedic, che tutto m da lui tanto ben 
NozzedelDu- ordinato, e mero in opera, che Wrbino fi poteva af- 

• fomigliare a un£ Roma trionfante| onde ne riporto fa-
roa, e onore^g^ndiflimo. Eflfendo poi col tempo ilDu- 

•  ca cacciaes**' !̂ State, dall’ ultima volta, che fe ne an*
lo f̂iguita a Maotova, Girolamo lo feguit6, ficcome prima 
Mamova. aveva fatto ne gli altri d i l j , correndo fempre una me- 

defima fortuna , e riducendofi con la fua famiglia in 
fena '̂^ovtfe- » dove fecc in Sant’ Agoftino, all’ altare mag*
teunbtliiffimp giote una tavola a olio in cima della quale eunaNun- 
quadroptrun«l-TA2Ltz •, e^ o i di fotto un Dio Padre, c piii a balflWiiR 
lire. Madonna con un putto in braccio, in jnezzo a i quat*

tro dottori della Chiefa, opera veramente belliffima, e 
eftimata. Fece poi in Forli a frefco, in S. 

AltrifueUdva- F ran cef^  tma cappella a man dritta, dentrovi V af- 
iimr«rU> funzione ddla Madonna con molti angeli, e figure a^ , 

torno, cio^wrofefi, e apoftoli, che in quefta 
conolce di c^nto mirabiie ingegno fufle, p o i^ ^ ’ ope
ra fu glkdiytafbelliffima. Fecevi anco la f lr a ^  dclJc -̂ 
Spirito SalTro per ifteffer Francefco Lombardi medico cjyCf 
fu I’ anno 1512 . ch’ egli la fini, e altre opercr-^J)e?''RF 
Romagna, delle quali ne jriportb onorc, e premio. 

TomatoadUr- Eflendo poi ritornato il Duca ncllo ftato, fe ne tomb 
iiao.adoperatô x̂ico Girplamo, e da clTo fu trattenuto, c* adoperato 

architetto, e nel reftaurare on palazzo vecchio , e 
largli giunta d’ altra torre nel monte dell’ Imperiale 
fopra Pefaro: il qual palazzo per ordine, c difegno del 
Genga fu ornato, di pittura d' rftorie, e fatti del Du
ca, da Francefco da Forli, da Raifaello dal Sorgo,pit- 
tori di buona fama , e da Cammillo Mantovano, in far 
paefi, e verdure rariffime; e fra gli altri vi lavoio an
co Bronzino Fiorentino giovinetto, come fi idettonel- 
la n'lti del Puntorrao. Eflendovi anco condotti i Dolr

f i
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fi Fe^arefi, (i) fu alogata loro una ftanza a dipigne- 
re. Ma parch6 finitai che 1* ebbeso, ;non piacque al 
Duca, fu gittata a tfrra , e fatta rifaf; dalli fopran-* 
noininati. Fecevi poi^la torre alta I20..pi€di} con 13. 
fcale di legno da falirvi fopra, accomodate tamo bene , 
e nafcofte nelle mura , che ft ritirano di Iblato in fo- 
laro agevolraente, il che rende quella torre fortilfim§, 
a maraviglia. Venendo poi voglia al Dqpa di volet 
fortificare Peftro, e avendo fatto chiamare Pier Fran- 
cefco da Viterbo, architetto raolto eccellente, nelle suopanrend" 
difpute ,che fi facevano fopra la fortificazione , ferapre lafonificaiione: 
C^0tlHmo v’ intervenne, e il fuo difcorfo, e parcre fa 
tenuto buono, e pieno di giudizio; onde,fe m’ i; leci- 
to cosi dire, il difegno di quella fortezza fu piii di 
Girolamo, che d’ alcun’ altro, febbene quella 
d’ architettura da lui fu fempre ftimata poco ^paren-

inquc il
6 di fa. 
palazzo 'all\
“uello j tmpcrialt dUt- 

j ^ gnat0, da Gir«ma

dogli di poco pregio, e digniti. Vedendo 
avere un cost taro ingegno,* deli' 

re al de^oj^ogo dell* Iraperiale, vicim 
vecehioj^^altro palazzo nuovo, e cosi*

oggi vi fi vede,cheper elTcr fabbrica b...........
plena di camere, di colonnati, c di corn 

tili, di loggie, di*fontane, c di ameniffitni giardini, 
da quella banda non palTano Principi, che non la va> 
dano a vedeie, onde meritd, che Papa Paolo III. an- 
dando a Bologna con tutta la fua Corte, 1’ andafle a 
vedere, e ne reftalfe pienamente fodisfatco. Col dile- 
gno del medefimo, il Duca fece reftaurare la corte di 
Pefaro, e 11 barchetto, facendovi dentro unacafa,che Aim fuoi 
rapprefentando una rovina , t  cofa raolto bella a ve- 
derc. E fra 1’ altie cofe vi t  una fcala firnile a quel.

Ja

hi I duefiatelli Doffi Fmarefi^ furono vaieniuominl, mafpedal' 
'mtnte Doffo, de' quali ha parlata il Vafari diem  vita d ’ A h  
fm/o Lon^rdot
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b belilflima ./ k s  
|di Giadara, e laccr-

A Cajicl Du-

eortllt in Urb'r 
no.

Lavort amon~ 
te ^aroctio ,  e 
d SinigagUa-

Figure at paiaz 
I f  dell' Impe- 
rinle.

f :
Modelli div*-

fi'

Inven^toni di 
mafcheratt •

Cbieft di S ‘ 
Gi». Baufiain 
Pefaro.

Pj/i R Q^a r
la di Belvedere di Roma, ( i)  cj 
diante lui fece reflatirare la rocca 
te di Cartel Purante, in modo cle tutto quello, chc 
vi h di btiono , venne da quefto /lirabile ingegno Fe« 
ce fimiimente il corridors della Corte d’ Ur&ino fo- 
pra il gia«l?rio, e un altro cortile ricinfe da una ban- 
d t con pietre traforate con molta diligenza. Fu anco 
cominciato ,.coI difegno*di coftui il coiwento de’ zoc- 
colanti a monte Baroccio , e Santa Maria delle Gra- 
zie a Sinigaglia, che poi reftarono imperfette per la 
morte del Duca. Fu ne’ medefimi tempi, con fuo or- 
dine , e*difegnoj cominciato il vefcovado di SinigBgJj^, 
che fe ne vede anco il modello %to da lui. Fece 
anco^alcune opere di Icultura, e figure tonde di ter- 

“  ccra, che fono in caia dc’ nipoti in Urbino, 
,-afl*ai b ^ *  A1I‘ Imperiale fece alcuni angeli di terra, 
i quali fal^ poi gettar di gelTo , e mettergli fopra Ic 
parte dell»ftanz*e lavorate di ftucco nel palazMa^ftfo*^ 
vo , che 1^ 0  raolto belli. Fece al VefCow^ipSiniga* 
glia allunybfezarrie di vafi di cera da 
poi d’ Sfento. E con pid diligenza ne fece a I Duca .p '^  
la fua credenza, alcuni altri beUHIimh Fu««<»ctlWfflwo 
inventore di mafchcrate, c d’ abiti,*come fi vide al 
tempo del detto Duca, dal qaale meritb, per le fue 
r^re viriO, e buone qualid, eflere aflai* rimunerato. 
Eflendo poi fiicceflb il Duca Guidobaldo fuo ^liuo- 
lo , che regge'oggi, fece principiare dal detto Genga 
la Chiefa di S. Gio. Batifta.in Fefaro; ch* eflendo fta- 
ta condotta, fecondo quel modello, da Bartolommeo 
fuo figliuolo, b di bellifliaia arcbitettura in tuttelepar
ti , per avere ^flai imirato T antico; e fattala in modo 
ch’ ell’ b il pitJ bel tenipio, che fu  in quelle parti,

fic-
lil Iniende della fcala a lumaca di Bramante retta fu  colonne, 

di Cut n ' e una fimile nel pala^io Pontificio dt Monte cavallo una 
nel palj^^o Borghefe, e un* bellijfim* nel paUe-ip Barbenni archi- 
'tilata dal Bcrnino- !
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ficcorae r  opera ftefft apercamente dirooftraj potcndo 
flare al pari di quelle di Roma piu iodate. Fu finiil- 
mente per fuo difegrfo, ed opera, fatta da BarEolotn- 
meo Ammannati Fiorentino fcuitore, allora moko gio* 
vane, la fepoltura del Duca Francefco Maria in S» ^[caFrance~ 
Chiara d’ Urbino, che per cofa femplice , « di poc3 /w. *
fpefa , riufci moko bella. Medeflmamente fti cond%E"» 
to da lui Batifta Franco pitto^e Veneziana a dipignerq 
la cappella grande del Duomo d’ Urbino, quando pec 
fuo dilegno fi fece 1’ ornamento dell’ organo del detto 
D uomo , che ancor non k finite. E  poco dapoi aven«

il Cardinale di Mantova al Duca ,* che gli Suoi Uvori n 
doveffe mandarew Girolamo, perch^ voleva raflettare il 
fuo vefcovado di quella Citta; cg!i vi and6, e raffec- 
tollo moko bene di lumi, e di quanto defider^
Signore; il quale okre ci6 volendo fare una^^edata 
■ ^  al detto Duomo, glie nc fece fare ^m odello , 
cn^^is^ui fu condotto di tal manierS, c h ^ p u d  dire, 
che tptte i’ architetture del fuowempo ,per-
cRJtch^rTi veSe in quello grand'ezza, p re ^ o k ^ e , gra- 
t;da ^  compofizione faeliiflima. EflTAdo poP^itornato 
!a’'Ma?ftova, gi^ vecchio, fe n’ andO a flare a una vil

la nel terrkorio d’ Urbino, delta le Valli,- per ripo* 
farfi, e goderfi le fue fatiche; nel qual luogo', per non 
flare in ozi6, fece dj matita una converfione di S. Pao* c««ver/<»/»e rft 
lo , con figure, c cavalli aflai ben grand!, e con bellif* 5* Paota, 
fime attitudini, la quale da Jui con tanta pazienza, e 
dUigenza fu condotta , che non fi puo dire, nb vede- 
re la maggiote, ficcome apprelTo delli fuoi etcdi fi ve* 
de, da’ quail  ̂ tenuta per cofa prezipfa, e cariffima*
Ncl qual luogo ftando con P animo ripofato, oppreflb da
una tcrribile febbie, ticevuti ch’ egli ebbe tuttiiSagra-
menti delia Chiefa, con infinite dolore di fua rrioglio sua m»ne, e
e dc’ fuoi'figliuoli, finl il corfo di fua vita nel
alii 11. di LugUo, d’ eta d’ anni j j .  in circa; d al"*®’

qual
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qaal luogo eflTendo portato a Urano, fa fepoJto ono- 
ratamente nel vefcovado , innarizi alia cappella di 

JMartino, gi^ ftata dipinta da ^ui, con incredibile 
difpiacere de’ fuoi parend, e di tutci i cittadini. Fa 
Girolamo uomo fempre dabbene, in tanto che mai di 
lui non fi fcnti cola mal fatta. Fa non folo pittoro > 
fcfltorCj e architettore, ma attcora biion mufico. Fu 
beililfimo ragionatorcj ed ebbe ottimo tratrenimento. 
Fu picno di cortefiaj e d’ aniorevolezza verfo i parca- 
t i } ed amici. E qudio di che merita non piccola Jode, 
egli diedg principio alia cafa dei Genghi in U rb i^ , 

lu con onore, ncme, e facolta. Lafcib duefigliuolu
de’ quali feguitd le fue veftigia, ed aitefe all’ architec- 

nelia quale, fe dalia morte non fufle ftato impe- 
ciitOj^^^C'va eccellentillimo , ficconre dimoftravano Ji
fuoi priril 
re, ancor 

U llievi; Fran- polo Fran 
cefto Mtniochi .coillinci^

tando,

j: e I’ akro, che attefe alia cura fatniglia- 
gi vi,ve. Fu , come 's’ h detto, 
o Menzochi da ForTi, (i) il qualap f̂mma 
epdo fanciulletto , a difegnaM^^^e, imi- 
aend(j in Forli nel Duomo mia ravolSTdij 

mano di Marco Pamiigiano da Forli) che vi 
tro una noftra Donna, S. Girolamo, ^z) ed a l t n S ^  
t i , tenuta ailora delle pitture modcrne la migliore; e 
parimentc* andava imitando F opere di Rondinino (3) 
da Ravenna, pitrore piii eccellente di Ma'Vco, il qua
le aveva poco innanzi nieflb all’ altar maggiore di dcc-

to

(i) T>i Francefco Meniochi non trovo ne pur i l  n»me ntlV Abe^ 
ctiario pittoiico, il  quale bensi riporta ^uello di Marco da F orlt, che 
egli_ chiama MarcO Palmeggiano da Porll, e poi non lo riporta r.eW 

■ indice de’ cafati, che J i  farehbe potato rijcontrate; e certo di quejlo 
Menitochi a-cendone tante notit îe nel folo va fa ri, poteva, e dovtva 
fa r  rnenfione , come itriche del Juo figliuolo Pietro Paolo.

I2I D i Marco Oarmiglano, e di Rondinino vedi nel totn. 4, a c.
]•?) A vvene  i7 P‘ Orlandi nelV Abeceiario fuddetto . che latavo- 

la ,  che i l  Vafari atiribuifee qui a Rondinello, p Rondinino , c dd  
■ detto Marc . e ,?£» it Rondinello, e eita per malicvadors Francefco 
S ia n f t  ‘ ' nt.t fuo.Jbiifrocojmo d cart, 281. .
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To Duomo una bellifiima tavola, dipintovi deritro Cri- 
fto 5 che comunica gli Apoftoli , ed in un mezzo tondo fo- 
pra , un Crifto morto; e nella predella di detta tavola 
ftorie di figure piccole de’ facti di S. Eiena, moltogra* 
ziofe, Je quali lo riduflTero in maniera , che venuto , 
come abbiamo derto, Girolamo Genga a dipignerc la 
cappella di S. Francefco di Forli per M. Barcolommio 
Lombardino, and6 Francefco allora a ftara col Genga, 
e da quella cooiodita d’ imparare, non reftd di fcrvirlo, Oftre di 
mentreche vilTe, dove e ad Urbino, ed a Pefaro jneli’ 
opera dell’ Imperiale, lavord, come s’ k detto, conti* 
nuijflKftcc, ftimato, e amato dal Genga, percliifipor- 
tava beniffimo, gome ne fan fedc molte tavole di fii» 
niano in Forli, fparfe per quella Citta, e particolar* 
mente tre, che ne (bno in S. Francefco, okre. ' 
palazzo nella fala v’ k alcune ftorie a fre fiy  di fuo. 
pipinfe per la Romagna molte opere: hsimo ancora 
m v S ^ z ia  per if  Res'erendiflloio P atria^  Grimani 
quattro^^Pidri grandi a olio, pofti in un ta lco  d’ un 

/atotto ,^ ! ^ a  fua, attorno a un ottan^ol^xhe fece 
^rancelco Salviati, ne’ quali fono 1# ftorie^^ Pfichc, 
tSnuti" molto belli. Ma dove egli fi sforz6 di fare_/ 
ogni diligenza, e poter fuo, fu nella Chiefa di Lore
to, alia cappella del Santiflimo Sacramento, nella qua
le fece intofno a un tabernacolo di marmo, dove fta 
il Gorpo di Crifto, aJcuni angeli, e nelle facciate di 
detta cappella due ftorie, una di Melchifedecchc, I’ al- 
tra quando piove la manna, lavorate a ftefco; e nella 
volta fpani, con varj ornamenti di ftucco , quindici fto- 
xiette della palTione di Gesii Crifto, che ne fe di pit- 
tura nove, e fei ne fece di mezzo rilievo, cofa ricca, 
e bene intefa, e ne riportd tale onore, che non fi par
ti altrimenti, che nel medefimo luogo fece un’ altra î 
cappella della medelima grandezza , di rincontro a 
quella, intitolata della Concezione, con la volta futta 

K  F f  di
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cia •

<3t beUiffitni ftncchi,  ̂ con ricco lavoro, nelfa quale in* 
Pietro paoh fegn6 a Pirtro Paolo lao figliuofo a laTOrargli 5 ch*p gli 
Men̂ ocHi Jao fa(;fo oDore , e di quel meftiero e diventato

pittore. pyatichiflimo. Francefco adunque nellc facciate fece a 
frefco la Nativita, e la Prdentazione di nofira Donna 
e fopra 1* altare fece $• Anna, e la Vergine col fi» 
gliuolo in ,coljo, e due angio liche 1’ incoronano. E 
ncl vero P opere fue forfo lodate dagli artefici , e pa- 
rimente i coftiitni» e la vita fua mertata molfo cfiftia* 
namente, ed h vilfuto con quiete, e godutofi quel ch’ 
egli ha jprovvifto con le fue fatiche . Fu ancora crea- 

BaldajfarrelarriQ del uenga,. Baldaflarre Lancia da Urbino,
avendo egli attefo a molte cofe d’ ingegno, s’ h poi 
efercitato nelle fortificazioni, e parcicolarmente per la 

I *SW W ii,di Lucca, provvilionato daloro, nel qual luo-
Icun tempo, e poi con 1’ Illuftriffimo Duca 
Medici, venuto a fervirlo nellc fue forti&j*, 

Stafo di Fiorenza, e di Siena , aH^na 
adopera a molte cofe ingegy*^pe affa- 

ttSmente, e virtuofimente B^dOTarreph’ ^  
grate•rimunerazioni da quel Signore ._Mol-f^ 

ti altri fervirono Girolamo Genga, d|’ quali per noft 
elTer venuti in molto grande eccellenza , non accade 
ragionarne.

Di Girolamo fopraddetto, elTendo nat© in Cefena 
P anno 1518 . Bartolommeo, mentre che il padre fc- 
guitava nelP efilio il Duca fuo Signore , fu da lui mol
to coftumatamentc allevato, e pofto poi, eflendo gik 
fatto grandicello, ad apprenderc grammatica, nellaqua
le fece piii che mediocre profitto. Dopo effendo all*

... .....  et^ di 18. anni pervenuto, vedendolo il padre pid in-
Glnga ftudU in clinato al difegno, che alle lettere, lo fece attendere at 
Fitnnia, difegno apprcuo di fe circa due anni, i quali finiti, 

lo mandd a ftudiarc il diLgno, e la pittura a Fioren- 
z a , iidove ^pcva, cbe 6 il veto Itudio di quelV arte,

per

caziotu 
adoperato 
ticatofi 
ha riporcSt

Bartolommeo
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per 1’ infitiite opere, che vi fono di tnacftri eccellenti, 
cosi anticbi} come moderni; nel qual luogo dimoranda 
Bartolommeo, ed attendendo al difegno, cd all* archi* 
tectura, fecc amicizia con Giorgio Vafari pittore, ed 
architetto Aretino, e con Bartolommeo Ammannati fcul-£^f  ̂, 
tore, da’ quaii impar6 molte cofe appartenenti nlVnx-manMtLi 
te. Finalmente, eflendo ftato fre anni in Fiorenza, t<jr- 
n6 al padre, die allora attendeva in Pefafo alia fab- 
brica di S. Gio. Batifta. Laddovc il padre, vedati i di- 
fegni di Bartolommeo , gli parve, che fi portafle raolto 
meglio neil’ architettura , che nella pittura , e che vt 
a^i^hinmolto biiona inclinazione; perchi; trattftnendolo 
appreffo di fe aljuni mefi, gl* infegnd i modi della jmpara dalpa- 
profpettiva, e dopo lo mandd a Roma, acciocch^ li  r̂e lâ  
vedefle le mirabili fabbriche, che vi fono antk  ̂
moderne; delle quaii tutte in quattro anni, c ip  vi fteC- 
t e , prele le mifure , c vi fece grandijTimo faiitto, Nel 
Eohtm|ene poi a Urbino, paflando pet F i r e ^ , per *
dere Fr^cg^o Sanmarino fuo cognato , i!^uale ftava 
per inge^rcr^ col Sig. Duca Colimo, H ^ig^t^fano Co- 

Xjonna da Palcftrina, allora Generale* di quSi^ignote, 
cerc6, avendo intefo U fuo valore y di tenerlo appreflb 
di le con buona •provvilionc; ma egli, cb’ €ta molto 
obbligato al Duca d’ Urbino, non voile mctterU cob_. 
altri, ma totfiato a Urbino, fii da quel Uuca ricevuto 
al fuo fervizio, e poi fempre avuto moJto caro . N i 
molto dopo avendo quel Duca prefa per donna Ja Si
gnora Vittoria, Farnefe, Bartolommeo ebbe carico dal 
Duca d\. fare gli apparati di quelle nozze, i quaii egli 
fece verametrte magnifici, ed onorati. E fra 1* alite co
fe , fece un aico ttionfale nel borgo di Valbuona tanto 
hello, € ben fattq,che non fi pub vedere n  ̂ il pii 
bdlo, f i  il maggiote, onde fii conofeiuto, quanto nel- 
Je cofe d’ architettura avefle acquiftato in Rom a. Do- 
yendo poi il Duca, com? Generafe della Signoria di

B f z ^ Ve-
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E '  condctto in 
Mmhardia dal 
ZJuca, per It 
fortijica^ioni’

Soprlntendente 
tile fabbriche

{/rhino

'Sue overe In 
refttrô

Venezia , andsre in Lombardia a rivedere le fortezze df 
quel dorainio, men6 feco Bartolommeo, del quale fi fer- 
vi molto in fare fiti, e difegni di fortezze , e partico- 
lavmente in Verona alia porta S. Felice. Ora nientre, 
ch’ era in Lombardia, paffando per quella Provincia il 
Re di Boemia, che tornava di Spagna al fuo Regno, 
eid eflendo dal Duca onorevolmente ricevuto in Vero
na, vide quelle fortezze*; e perch :̂ gli piacquero, avu- 
ta cognizione di Bartoloranieo , lo voile condurre al 
fuo Regno, per fervirfene, con buona provvifione , iiu, 
fortificare le fueterre; ma non volendogli dare il Duca 
licenza * la cola non ebbe altrimenti effetto . ¥sw»ati 
poi a Urbino, non pafsd molto, chejGirokmo fao pa- 
dre venne a morte, onde Bartolommeo fu dal Duca mef- 

del padre fopra tutte le fabbriche deilo Sta- 
to, maflflato a Pefaro, dove feguitd la fabbrica di San 
Gio. Bat\a col modello di Girolamo; ed in quel mem 
tre fecc tr^ia co*i-te di Pefaro un appartamento^jdi^^T^ 
ze, fopra u  ftrada de’ Mercanti , dove itf^pbita il 

^TtWi porte,

’crebhe i l  Pa- 
lazTo d ' U r- 
hino .

^Aioperato da 
Hologfltfi .

'’Modtllo del 
porto di Pe- 
/arp̂

Duca, qgolto t>ello, con belliffimi ornamt 
di fcale^? di caifimini, deile quafi cofe fa eccellentq^  ̂
architetto; il che avendo veduro il Duca , voile, che 
anco nella corte d’ Urbino facefle an altro appartamen- 
to di camere, quafi tutto nella facciata, che i  volta 
verlb S. Domenico, il quale finite, riufci iJ pi«i bello 
alloggiamento di quella corte, ovvero palazzo, ed il 
pifi ornato , che vi fia. Non molto dopo avendolo chic- 
fto i Signori Bolognefi, per alcuni giorni al Duca ,Sua 
Eccellenza lo concedette loro molto volentieri. Ed egli 
andato, gli fervi in quello che volevano di maniera, 
che reftarono fbdisfatriffimi, e a lui fccero infinite cor- 
tefie. Avendo poi fatto al Duca, che defiderava difa* 
re un porto di mare a Pefero, un modello bdHiffimo, 
fu -portato a'Venezia in cafa del Conte Gio. Jacomo 
Leodardi. aljora Afflbafeiadorc in qud luogo del Duca

accioc-
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acciocch^ fufle vecluto da 'tnnlti delia profe'fione die 
fi ridiicevano fpe/To con altri belli ingegni a difputare, 
e far difcorfi fopra diverfe cofe in cafa del detto Con* 
te, ehe fu veramente uomo rarifllmo. Quivi dunque 
elTendo veduto il detto modello, e uditi i bei difcorfi 
del Genga, fu da tutti fenza contrafto tenuto il mo
dello artifiziofo , e bello, e il niaeftro , che I’ avesa 
fatto, di raridimo ingegBO. Ma tomato a.Pefaro,noB •
fu medb il modelio altrimenti in opera j perche nuove 
occafioni di molta importanza levarono quel petifierô ^̂ ''-/** 
al Duca. Fece in quel tempo il Genga il difegno della 
CWPfa»di Monte V Abate, c quello della Chiefa di S,
Piero in M^ndaiyo, che fu condotta a fine da Don^
Pier’ AntojJio Genga, in modo che, per cola piccola , 
non credo fi pofla vedcr meglio. Fatte 
non pafso molto, ch’ effendo creato Papa Giu^o 111. e 
da lui fatto il Duca d’ Urbino Capitano ^nerale di 

*San'tss»Chiefa, and6 Sua Eccellenza a Rom^- c con cf- Djfegni di fofi 
fa il GeVig^ dove volendo fua Santiti fortificare Borgo, tifiea{ioni in 
-̂fece il L ^ g a ,  a richiefta del Duca, alctmi difegni bei- 

* liifimi, che con altri aflai fbno appftflb di Sua Eccel- 
Jenza in Urbino. Per h  quali cofe divolgandofi la fama 
di Bartolommeo,*! Genovefi, mentre ch’ egli dimora- 
va col Duca in Roma , glie lo chiefero per fcrvirfene 
in aicune lofo fortificazioni; ma il Duca non lo voile 
mai concedere loro, allora, altra volta, che di 
nuovo ne lo ricercarono, ellendo tomato a Urbino.

All’ ultimo eflendo vicino il termine di fua vita, 
furono mandati a Pefaro , dal gran Maftro di Rodi, 
due Cavalen della loro religione Gierofoliiliitana , a 
pregare Sua Eccellenza, che volefle concedere loro Bar
tolommeo, acciocchfe lo poteflero condurre ncll’ Uola  ̂
di Malta, nella quale volevano fare, non pure, fortifi* Ca\*iitri 
cazioni grandiflime pet potere difenderli.da’ Turchi, jv/a/w, 
ma ancbe due C u u , pet xldurre mold vUlaggi, che vi

erano
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erano in uno, o due luoghi. Onde i! Duca, il qualo 
non avcvano in due mefi potuto piegare i detti Cava- 
lieri a voler coiipiacere loro del detto Bartolommeo, 
ancorch^ fi fuflero ferviti del mezzo della Ducheffa, e 
d’ altri, ne gli compiacque finalmente per alcun tem
po determinate, a preghiera d’ un fauon padre Cappuc- 
cyio, al quale Sua Eccellenza portava grandiffima afFe- 
zione, e nog negava cofe, che volcfie. E 1’ arte, che 
us6 quel fant’ uomo, il quale di ci6 fece enfeienza al 
D uca, elTendo quello interelTe della repubblica criftia- 
na, non fu fe non da niolto lodare , e commendare. 
Bartolorftmeo adunquC) 11 quale non ebbe mai dW^pi^a 

'■Adoperato in la maggior grazia, fi parti con i detti, Casalierl di Pe- 
diverfi lavoro  ̂ 20. di Gennajo 155S. ma trattend|ndofi in Si-

"grii’a i^alla fortuna del mare impediti, nongiunfero a 
Malta i^non alii undid di Marzo, dove furono lieta" 

Fortifiea Mai- mente r ^ o lt i  dal gran Maftro. Eflendogli pd moftra- 
/-»• ’ to quello,«ch’ egli avelTe da fare* fi portd tanta-benif

in quelle fortificazioni, che piO non fi pub^ite; intan- 
to che al gra« Maftro, e tutti que’ S ig rt^  Cavalieri 
pareva d’ avere atuto un altro Archimede; c nefecero* 
fede con fargl' prefenti onoratifljmi, c tenerlo, come 
taro in fomma venerazione. Avendo poi fatto il mo- 
dcllo d’ una Gitti , d’ alcune Chiefe, e del palazzo, 
c refidenza di detto gran Maftro, con beiliffime inven- 
zioni, e ordine, fi amtnald dclP ultimo male; percioc- 
chi eflendofi meflib un giorno dd mefe di Luglio,’ per 
eUere in quell’ Ifola grandilfimi caldi j a pigliar trelco 

Cola temln'o f portc , Hon vi ftctte moito, che fu afialito da
fuoi siomi. infopportabili dolori di corpOj c da un fluflb crudde, 

che in 1 7 .  giorni 1’ uccifero con grandiflimo difpiacetc 
del gran Maftro, e di tutti quelU onotatilfimi, e va- 
iorofi Cavalieri, ai quali pareva aver trovato un uo- 
nio fecondo il loro cuore, quando gli fu dalla morte 
japito. Della quale triiia novella, clTendo avvifato il

Sig.
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Sig. Duca d’ Urbino, n’ ebbe incredibile dlfpiacere, e
pianfe la morte del povero Genga.-E poi rifoltofi a
dimoftrare t’ amore, che gli pertava, di cinque figliuo-*
li } che di lui erano rimafi, ne prefe particolare,
amorevole protezione. Fu Bartolorrimeo) bdiiffimo in-
ventore di mafeherate, e rariffimo in Jikrc apparati di
commedie , e feene. DilettolB di fare fonetti, e altfiscrivea lodtvol'
componimenti di rime, e dt profe , ma nitino vneglio i/zpo/9
gli riufeiva che I’ ottava rima, nella qual maniera di * innma.
ferivere fu aflat lodato componitore. Moii d’ anni 40.
nel •

'^ iren do ftato Gio. Batifta Bellucci da S, Marino,'Gio. Baufla 
genero di C^olatBO Genga, ho giudicato, che lia ben da s*
fatto non tacere queJIo, che io debbo di lui dire,
Ic vite di Girolamo, e Bartolomnvco Genghi , e fn*afli- 
mamente per moftrare, che a’ belli ingegni ( /olo che 
d  voghono ) riefcc ogni cofa, ancoracji^ taren €\ met- 
tano ad imprefe difficili, ed onorace. Jmperdocch^ S  
fe veduto , avere lo Audio , aggianto all’ inclinazioni di 
fiatuta , mofte volte cole maravig/iofe^doperato. Nacque 
adunque Gio. BatiAa in San Marino a di 27 Settembre 
1506 di Bartolonifneo Bellucci, perfona di quelia Ter
ra aflai nobiie; ed imparato ch’ ebbe le prime lettere 
d’ umanit^, effendo d’ anni 18. fu dal detto Bartolom- 
iweo fiio padre mandate a Bologna ad attendeie a lio  ^ognaalUr r̂. 
cofe della mercatura appreflb B-fliano di Ronco, mer- 
cante d’ arte di lana, dove eflendo Rato circa due an- ane dcila la~ 
ti\ , fe tie torno a San Marino ammaiato d’ una quat- '*'*• 
tana, che gU dur6 due anni; dalla quale Analinento 
guarito, ricomincih da fe un’- arte di lana, la quale 
andb continuando infino all’ anno 1535. nel qual tem
po vedendo ii padre Gio. Batifla bene avviato,gli die- 
de moglic in Cagh, una figlmola di Guido Peruzzi, 
perfona aflai onorata in quelia Citta. Ma eflendoli cl- 
la non molto dopo niotta, Gio. BatiAa andb a Roma^

ii tro-
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îemafigliuO' 

la. di Girolamo 
oeaga.

Tngegnero del 
Duca Cofimo .

Finifce laFor- 
tegza di ^iflo- 
ga.
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a trovare Domenico Peruzzi fuo cognsto, il <|ual era 
cavallerizzo del Sigt. Afcanio Colonna ;  col qual mezzo, 
elTendo ftato Gio- Batifla appreflb guel Signore due an- 
ni come gentiluomo, fe ne torn6 a cafa; onde avven- 
ne, che pratic|ndo a Pefaro, Girolamo Genga , cono- 
fciucolo virtuolb) e coftumato giovane, gli dtede una 
figliuola per e fe lo tird io cafa. LaondeelTen-
do Gio. Bafrifta raolto idclinato all’ architettura , e at- 
Cendendo con molta diligenza a quell’ opere , che di 
elfa faceva il fuo fuocero, comincid a pclfedere molto 
bene le maniere del fabbricarc , ed a lludiare Vetru* 
v io , oncie a poco a poco, fra quello che acqifWlt^da 
fe llefib, e che gl’ infcgnd il Geng^ IWece buono 
jTchitettore, e malfitnamente nelle cofe delle foriifaca- 
Tioni", ed altre cofe appartenenti alia guerra. Eflendo- 
gli poi inorta la qioglic I’ anno 1541. e hiciacogli due. 
iigliuoli Bette inlino al 1543. fenza pigliare di fe 
altro partito ; nel qual tempo capirando del mefe di 
Settembre a s* Marino yn Sig, GuBamanttL Spagnuolo 
mandato dallS Maefti Celarea a gue/laRepubblica pei; 
alcuni negozj, fif Gio. Batifta da colui conofeiuto per 
eccellente architetto , pnde per pje^zo del medefimo 
venne non molto dppo al fervizio dell’ Illuftriflimo Sig. 
Duca Colimo per ingegnercj e cosi giunto a Fioren- 
z a , fe ne fervi Sua EcceJienza in tutte fe fortificazio* 
ni del fuo dominio, fecondo i bifogni, che giornai- 
mente accadevano. E  fra Paltre cofe, e^endo ftata_. 
mold anni mnanzi cominciata la fortezza della C tta 
di Piftpja, il S. Marino, come voile il Duca, la fini 
del tutto. con molta fea lode, ancorchb non fia cofa 
molto grande. Si murd poi con ordine del medefimo 
un molto forte balyardo a Pifai perch6 piacendo il 
modo del fare di cofiui al Duca, gli fece fare, dove 
ii era murJi'to, come s’ e derto, al Poggio di S. Mi- 
jiiato fuprr di Fjoren^a ii raurp, che gira dalla porta

San
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Nicdolb alia porta S, Miniato, la forbicla Che iftett6 
con due baluardi una porta in mezzoVe ferra laChie- 
fa , e il monafterio di San Miniato, fac^do nella fom- 
mit^ di quel monte una fortezta, che <»mina tutta Ja 
Citta, e guaida il di fucri dj ver'fo ^Le^nte, Mezzo 
giorno; la quale opera fu lodata inrjniifeujcritc . Fece FornfimhnU 
il raedefimo molti difegni, d piantC' per luoghi dello Pi/tf, ? ^
Stato di Sua Eccellenza per divdrfe fortificazioni, ^  
cosi diverfe bozze di terra j e modelli, chfe fono ap*' 
prelTo il Sig. Puca. E  perciocch^ era il S. Marino dl 
bclio ingegno, e molto ftudiofo, fcriffe ,pn’ Dperetta  ̂
del'moSo di fortificare , la quale operaj che b bella, 
ed utile, ^'^gi>ippreiro M. Bernardo Puceini, genti-' 
luomo Fiorentino, il quale imparo moltc cofe, d’ in*' 
torno alle cofe d’ architettura , e fortifica'iione, da effo 
S. Marino fuo arnicilTimo, Avendo pol Gio./Batifta..
P anno 1554. difegnato molti baluardi»da farfi intorno 
alle mura della Cittk di Fiorenza j alcuni de’ qqali fu- 
rono comindati di terra; andd con p lUilflriffirao Sig.
C on  Garzia di Toledo a Mont’ AlciaO) dove fatte 
cune trinciee, enrrd fotto un baluardo, e lo ruppe di 
forta, cbe gli iev4> il parapetto; ma nelP andare quel* no 
lo a terra, tocc6 al San Marino pn’ 'archibufata in una 
cofcia. Non^rtiolto dopo, eflendo guarito , andato fe- 
gretamente a Siena, Jevo la pianta di quella Citt^  ̂ e 
della fortificazione di terra, cne i Saneli aveVano fat* 
to a porta Camolia; la qual piapta di fortificazione./ 
moftrandq egli poi al Sig. Duca j ed al Marchefe di 
Marignana, fece loro toccar con mano, ch’ clla non 
era difficile a pigUarfi, a ferrarla poi dalla banda_» 
di verfo Siena, il che efser vero dimollrA il fatto la , 
notte, ch’ eJla fu prefa dal dctto Marcbefe, col qu«lS 
era andato Gio. Batifta, d’ ordine, e coniqjilfiefle del 
Duca, Percid dunque, avendogii polio amore il Mat's 
ehefcj e conofeendo aver bifogno del fuo giudiziojC^

Tom* K  Q % • '5/itci}

F« f(ritir in
■ 41(1*

    
 



234^ P a r t e  u i  k  t  a #
virtii in: campo, ciofe nella guerra di Siena , oper6 di 
maniera col Du^^. che Sua Eccellenza lo fpedi Capi- 

Ag, gwfsa compagnia di fanti; ondc fcrvi da
ph/no *dî n  ̂ ’ f* P°i in/campo, come foldato di valore, ed in*

C T < * o n r v ( r \  ,  T 7 1 n * T * 1 r r '« n f A  Ao\teriâ gegnofo archiCEtto . Finaliriente efsendo mandato dal 
Marchefe all’ ^ u o la , forrezza nei Chianti, nel pian- 

^ori d’ un tits 1' a '̂tiglieiia fu ferito d’ un’ archibufata nella te» 
ekibufaia ̂  efu (^a, petchS •eiTcndo porfato dai foldati alia Pieve di S.

Polo del Vefcovo da Ricafoli, in pochi giorni fi morl, 
e fii portato a S; Marino, dove ebbe dai figliuoliono- 
rata feppltura. Merita Gio. Batifta d' effere molto lo- 

•, dato, perciocchfe oltre all’ eflere ftato eccellentff nella 
fua profeffione , k cola maravigliofa ,«rh’ '̂ p(fendofi mef- 
fo a dare opera a quella tardi, cio6 d’ anni trenta- 
cTnquC} egli vi facelfe il profitto, che fece. E (i pu6 
credere, aveffe coniinciato pid giovane, che fareb- 
be ftato rariffmio. Fu Gio. Batifta alquanto di fua tc- 
fta, ond’ era dura imprefa volet levarlo di fua opinio- 
n e . Si dilettd fuor di modo di leggere ftoiae, e ncfa- 

’Sut qukliti. ccva grandifliftio capitale, Icrivendo, con fua molta_», 
fatica, le cofe di‘ quelle pift notabiii. Dolfe molto la 
fua morte al Duca, e ad infiniti amici fuoi; onde ve- 
nendo a baciar le mani a Sua Eccellenza Gio. Andrea 
fuo figliaolo, fu da lei benignamente raccolto, e ve- 
duto molto volentieri, c con grandiftime ftlFertc per la 
vinua e fedclti del padre, ii quale raori d’ anni <jS.

V I T A
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V. I T ^
D I M I C  H\E L E 

S A M M I C H i L  E
ARCHITETTORE'VERONESE.

X i  Verona > e^*a
hele Sanamichele nato I’ anno 1484. \n 

vendo imparato i prinii principj deli’ 
arcnicettura da Giovanni luo padre, e da Baitolomnaeo padre f 4̂d. 
fuo zio, ambi architettori eccellenti, fe n’ and6 di fe- . 
did anni a Roma, lafciando il padre, e due fuoi fra- 
telli di beir ingegno; V uno de’ quali., che fu chiama* 
to Jacopo , attefe aUe lettere, e i’ aitro detto Don.,
CammiUo , fu Canonico Regplare, e Generaie di quell* . 

•ordinc. E  giunlo quivi , Rudij5 di jnanicra le cofe d’ artFm 
architettura anticiie, e con tanta diligenza, mifurando i?o«a, 
e confiderando minutamente ogni co!a, ( i)  che in po*.
CO tempo divenne, non pure in Roma > ina per tutti cJiie/a Mag- 
i  luoghi, cjje lono all’ intprno, nproinato, e famofp; g iored 'O n itt 
dalla quaJe fama mofli, Jo condulTero gli Orvietadi, •
con onorafi ftipendj, per architettore di quel loro tan- 
to nommapo tempio; in fotvigiq de’ quali, mcntre li 
'adoperava, fu per la medcfima cagione condotto £  di Mmi 
Monte 5'vaVcpne, cioe per la fabbnca del loro tempiô 'w/coj??. 
panopale, (̂ 2) e cosi I'ervendo allVuno, e all’ aitro di

G g 2 quefti
h i Concernvane da 4utto il Mondo i giovani fludiofi d’ 

tettura, e gli architetti gU formati a jludiare a Roma,  eBea^Ki al-̂  
lora piu fabbricke antkhe in picdi, c mcglio confervh^^0lla^ mljurart 
f t  fuali, e li loro particoiari nimiri dtvenivano eccellenti . ,

hi lljPiiotnt e ottangolaxi ̂  < di belli£ima propor^ftotte ̂  fon unn
(.¥■' ■ ..

    
 



P a r  t e Q^ u i  n t  A

BdlifTitna fe- 
poltun in Of' 
vietA.„ '

Slfe^ni di ca- 
/e in qudla Cit* 
t f .

vifith con A n
tonio Saneal- 
lo le fonificn- 
^ioni , ddlA 
Statoi Ecdefia- 
fiico •

P er fofpetta 
da veneiia- 
ni e carcera- to.
Conofciuto 
necente i  rila^ 
feiato^

quefti luoghi, fece quant6 fi vede in quelle due Citti 
di buona architettdra. Ed oltre all’ altre cofe, in San 
pomenico d’ Oi^ietb, fu fatta con fuodifegno unabel- 
Jifliraa fepoltur/j credo per uno de’ Petrucci nobile Sa- 
net'e, la quale poftd grofla fomma di danari, e riufci 
maravigliofa. ^ c e  oltre cid ne’ detti luoghi infinitd 
numero di difegm per cafe private, e fi fece conofcere 
per di molta giudizio, etl eccellente , onde Papa Cle
mente Pontefice VII. difegnando fervirfi di lui nelle co
fe importantiflime di guerra , che allora bollivano per 
tutta Italia , lo diede con boniffiroa provvifione per 
compagfto ad Antonio Sangallo, acdocch^ ii^ fte  an- 
dafl'ero a vedere tutti i luoghi di pi^ ^pwfSnza dellp 
Stato Ecclefiaftico, e dove fufle bifogno deflero ordine 
’cfi fortificare; ma fqpra tutto Parma, e Piacenza, per 
efiere quelle due Citta piu lontane da Roma , e piu vi- 
cine , ed efpofte ai pericoli delle gaene. La qual cola 
avendo efeguito Michele, ed Antonio eon molta fodi- 
sfazione del Pontefice, venne de/iderio a Michele, do- 
po tanti anni f  di rivedcre /a patna, e i parent!, e g li, 
amici, ma moIto*piiI le fortezze de’ Veneziani . Ppi 
dunqiie che fu ftato akuni giorni in yerona, andandd 
a Trevifi per vedere que/la fortczza, e di li a Padova 
pel medefimo conto ; f̂urono di c 6 avvcrtiti i Signori 
Veneziani, e mefii in Iqlpetto non forfe il'Sammichele 
andafle a loro danno rivedendo quelle fortezze; pcrch6 
elTendo di loro coramillione ftato prefo in Padova, e 
mellb in carcere, fu lungamente efaminato; ma trovan- 
dofi Jai elTere uomo dabbene , fu da lorp non pure libe- 
rato, ma prcgato, che volelle con onorata provvifione 
e grado andare al lervigio di detti Signori Veneziani. 

fcufandofi. egli di non potere per allora cid fare,
per

eupola, che prende tuna ta Chitfa\ molta fv d ta , e f 'a f io fa ; fono in 
auefla Citta alcuni piecoll pnlanettl di buona architettura con-belli 

portfj e pnejlre^ che /  pu& credere effete del Sammieheli%

    
 



D I M i C H E t E  S a M M I C H E L E ,

per elfere obbligato a fua SantitA, .diede buone pro- 
meflc, e fi parti da loro. Ma non iftette molto ( in 
guifa, per averlo, adoperarono detti Signori ) che fu 
forzato a partirfi da Roma, e con bipna grazia del „  ,  , .
Pontefice, al qual prima in tutto fodi^ece , -andarc a 
‘fervire i detti Illuftriflimi Signori fMi natn'rali; ap- pub^cw i  
prelTo de’ quali dimorando, diede affai tofto faggio^ei 
giudizio, e Taper fuo nel fare in Verona? dopo molte fa un Baltlai 
difficoJta, che parea, che aveffe I’ opera, un belbffi- nt inverona, 
mo, e fortiffimo baftionc, che infinitamente piacque a 
quei Signori, ed al Sig. Duca d’ Urbino loro Capitano 
Geneftl^  Dopo le quali cofe avendo T medelimi deh- 
berato d^ffhWicarc Lignago, e Porto, iuogki impor* 
tantiflimi al loro dominio, e pofli fopra il fiume 
Adice, ciofe uno da uno , e P altro dalP altro lato/ 
ma congiunti da un pontq, commifero al Sammichele, 
che dovefl'e rooftrare loro., mediante un modello, co
me a lui pareva, che fi poteflero , e dovelTero detti 
luoghi fortificate . II che eflendo da lui ftato fatto , 
piacque infinitamente il fuo difegno a ^ue’ Signori, ed 
al Duca d* Urbino ; percb6 dato ordine di quanto s* 
avefle a fare, (^ndulTe il Sammichele Ic fortificazioni 
di que’ due luoghi di maniera, che per fiimiP opera 
non fi pud veder meglio, nb pifi bclla, ne pifi confi- 
derata, n^'piii forte, come ben fa , chi P ha veduta,
0 6  fatto, fortified nel Brefeiano, quafi da’ fbndamenti 
Orzi nuovo, cafiello, e porto fimiie ,a Legnago. E f  £  aim  luoghi 
fcndo poi con molta iftanza chiefto il Sammichele dal Brefeiano, 
Sig. ?rancefco Sforza , ultimo Duca di Milano, furo- 
no contenti que’ Signori dargli licenza, ma per t r o  
mefi fo li. Laonde andato a Milano, vide tutte le for- 
tezze di quello Stato , cd ordind ir^xiafeun lug 
quanto gli parve, che fi dovefle ^ e ,  ^cidCji^anta'^r'*M <li MiU 
fua lode, e fod!sfazione.4 el Duca, che'lja'rt^ignore 
Qictc al ringraziarne i S ig t^  Jiii^neziani, dond cmqu^.

cento

, i f  to, le forti~ 
\~fica^ioni dello

    
 



2.^9 , P a r t e  Q_w i n t a
cento fcudl al Sammichele; il quale con quella occadone 
prima, che tornafle a Venezia j and6 a Cafaledi Mon- 
ferrato per vedere quella bella, e fortiffima e
caftello, ftati Mti per opera, e con T architemira di 
Mattco Sammicmele, eccellente architetto, e fuo cu- 
gino; cd una o\prata, e belliflima fepoltura di roar-? 
m o, fatta in S, Francefco della medefima C itti, pur 
con ordine di Matteo. Dopo tornatofcne a cafa , non 
fu si tofto giunto, che fu mandate col detto Sig. Duca 

f"ar’u fueope^^' Urbjino a vedere la Chiufa, forcezza, e paflb mol- 
râ iont in fer- to importantc fopra Verona, c dopo, tutti i Juoghi 

della Re- Friuli, Bergamo, Vicenza, Pefehiera, e d l u o *  
fu  ica,  ̂ g quanto gli (Hmogn a fie,

diede a i fuoi Signori in ilcritto minutamente notizia. 
Mandate poi da i medefimi in Dalmazia per fortfi- 
care le Citt^, e luoghi di quella provincia, vide ogni 
cofa, e reilaurd con molta dUigenza, dove vide il hi* 
fqgno efler maggfore; c perchb non potette cgU . fpe- 
dirfi del tutto, vi laitio Gio. Girolamo fuo nipote,il 
quale avendo^ttimamente fortificata Zara, fece da i  ̂
fondamenti la maravigliofa forcezza. di S, Niccolb, fo- * 
pra la bocca del porto di Scbenico. Michele in canto, 
effendo ftato con molta fretta roandato a Corfii ,rdiau- 
r6 in molti luoghi quella fortezza, cd il fimigliante 
fece in tutti i luoghi di C ipri, e di Candfe ; febbene 
indi a non molto gli fu forza, temendofi di non per- 
dere quell’ ifola per le guerre Turchefehc, che fppra- 
ftavano, tornarvi, dopo avere rivedute in Italia le for- 
tezze del dominio Veneziano, a fortiftcare con incredi- 
bile preftezza la Canea, Candia, Retimo, e Settiaj ma 

^particolarmente la (Sanea , e Candia , la quale riedific6 
iBliij^ndamentL/^ fece inelpugnabile. Effendo poi aC» 

A'rfpij-fediara^al T^co ^apoli di Romania, fra per diligcn- 
li di Romania. 2a del SaJu^chele m fortifi^rla , e baftionaria, ed il 

valore d’ Agoffino C/Kfianf’^ r o n e fe , Capitano yaloro-
fiffi-

    
 



^ITA Di M ichele Sammichki-b . .
fiffimo, in difenderla con T arme , n®n fu altrimenti 
prefa dai nemici, ni fuperata. Le quali guerre finite, 
andato cfie fu il Sammichele -col magnifico M. Tom- 
mafo MozzenigOj Capitano Generale d,i mare, a forti- 

• ficare di nuovo Corfu, tornarono a Sebenico, dovo 
Vpolto fu commendata la diJigenza di/Cio. Girolamo, 
ufata nel fare la detta fortezza di S.'N iccold. Rifipr- 
rato poi ij Sammichele a Venezia, dove»fu molto lo- 
daro, per 1’ opere fatte in Levante in fervigio di quel- 
la Repubblica, deliberarono d'l fare una fortezza fo- r 
pi a il Lito, cioe alia bocca del porto di Venezia-.; 
perchy^^rdone cura al Sammichele, |li dilfero, che dif̂ enê ia. 
fe tanto^^PV^ipcrato lontano di Venezia , ch’ egli 
penfaffe, quanto era fuo dcbito di fare in cofa di tan. 
ta importanza, e che in cterno aveva da effere in fu 
gli occhj del Senato, e di tanti Signori; e che okre 
cid fi afpettava da lu i, oltre alia bellezza, e fortezza 
deiropera, fingolare induftria nel fondare ficuramente 
in luogo paludofo , fafciato d’ ogn’ intorno dal mare, c 

.berfaglio dc’ flufli, e riflufli, una macdhina di tanta-. 
importanza. Avendo dunque il Sainmicheie non pure 
facto un bcliiflimp, e ficuriffimo modello, ma ancopen- 
fato il modo da porlo in effetto, e fondarlo; gli fu 
commeflb, che fenza indugio fi mettefle mano a lavo» 
lare; ond’ e|li avendo avuto da que’ Signori tutto quel- 
lo , che bifognava, e preparata la materia, e ripieno 
de’ fondamenti: e fatto oltre cid mold palificati con 
doppio otdine, li mife con grandilfimo numero di per- 
fone per'ue in quell’ acque a fare le cavazioni , ed a 
fare, che con trotnbe, ed altri iftronienti fi teneflero 
cavate r  acque, che fi vedevano fempre di fotto rifor- 
gere, per efi'ere il luogo in mare. IRjAypattina 
per fare ogni sforzo di dar principle 
do quanti uomini a ci6 att^l pote^no e tutu
i  facchini di Venezia, e ptd£m«ai6itt de’ Signori, in

un
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;Un fubito con preflezza', e follecitudine incredibile fi 
vinfero per un poco T acque di maniera, che in un 
tratto fi gettarono le prime pietve de'fondamenti fopra 
le palificace fatte; le quali pietre eflendo grandiflime, 
pigliaronp gran fpazio , e fecero ottimo fondamento . E ' 
epsi continuandofe , fenza perder tempo , a tenere P' 
ac<fue cavate, fi fecero quafi in un punto qne’ fonda- 
mend, contra P opinione di molti, che avevano quel- 
la per opera del tytto impoffibile. I quali fondamenti 
fatti, poich^ furono lafeiati ripofare a baftanza, edific6 
M>chele /opra quclli una terribile fortezza , e maravi- 
gliofa, murandpla tutta di fuori alia ruftjea c y *gran- 
dilfime pietre d’ lftria, che icno d’ eft»(!lft*<wezza, e 
reggpno ai vend, al gelp, ed a tutti i catdvi tempi; 
ends la detta fortezza, olrye all’ efiere maravigliola , 
rifpetto al fito, nei quale  ̂ edificata, anco per bel- 
lezza di muraglij ,̂ e per la»incrcdibile fpefa, delic piii 
llupeBdCjche oggi fiano in Eutopa, e rapprefenta la 
iTjaeft ,̂ e grandezza dellp piii famofe fabbdcbe fatte 
dalla grandezza de?E.omani , Imperocch^ pltre all’ a l- . 
tre cofe, ella pare*tutta fatta d’ un faflb, e che inta- 
gliatofi un monte di pietra viva > fe gjj fia data quella 
forma, cotanto fono grand! i mafli, di che & murata,
C tanto bene uniti, e commeffi infieme , per non dire 
nulla degli altn ornamenti , n& dell’ altre ^ofe, che vi 
fono, edendo che non mai fe ne potrebbe dir tanto, 
che baftaflTe. Pcnpro poi vi fees Michele una piazza 
cpn pardmenti di pilailri, ed arehi d’ ordine ruftico,che 
fafebbe riufcita cofa rariffima, fc non fuffe rvtnafa im- 

• Elfendo quefta grandilhma macchina condotta 
f/t/a termine , che fi  ̂detto, alcuni majigni, ed jnvidiofi

che ancorchb ella fuffe faeilifli- 
le confiderazioni , ella fafebbe, 

utile, e forfe anche dan-1 
Tcaricare dell’ artiglieda-# n

per

nondimeii?
Sofa ; perciocchfe    

 



V ^A  Di Michele SAMMicaEtE, H i

per la gran quantity , e di quella grofleMa , che il fuo-̂  
go richiedevaj non poteva quafi efTere, che non s’ aprif- 
fe tutta, e rovinafle; onde parendo alia prudenza di 

. que’ Signori, che fofTe ben fatto di ci6 chiarirfi, come 
\h co fa , che molto importava, fecero condurvi gran* 
dtoma quantity d’ artiglieria , e dd!e piCl hiiifurate, che 
fuuero neli’ arfenalc ; ed empiute tutte' le cannoniew 
di fotto, e di fopra, e carieatele anco pin* che I’ or- 
dinario, furono fcaiicate tutte in un tempo; onde fu 
Canto il rumore, il tuono , e il terremoto j che fi fentl| 
che parve, che fulfc rovinato il Mondo^e la Jortezza 
con tanS^uochi oareva un Monpibello. edun inferno; 
tna non pertatnVrimafe la fabbrica nella fua medefima Convlnti idlf 
fodezza, e ftabilita: il Senato chiariffimo del molto 
valore del Sammichelcj cd i taaligni fcornati, e fenza^ 
giudizioj i quali avevano tanta paura mefla inognuno y 
che le gentildonne gravide ,«temendo di qualche gran 
cofa, s’ erano allontanateda Venezia.Non molto do- 
po eflendo ritornato fotto il dominio Veneziano un luo- 
go detto Murano, di non piccola imoortanza ne’ liti Vi* Portlfich 
cini a Venezia, fu raffbeutO) e fortincato con ordine-'̂ ®'*"* 
del SamnjieheJe cen preftezza, ediligenza.E quafine| 
medefimi tempi, divulgandofi tuttavia piu la fama di 
Michele 5 e î Gio. Girolamo fiio nipote*  ̂furono ricer- 
chi pill volte 1’ uno, e I’ altro d’ andarc a flare con/;jv/ww eol 
r imperadore Carlo V. e con Francefco R e  di Rran-nipotealf«rv  ̂
cia; ma eglino non vollero mai, ancorch^ fuflerochia- f̂".' '̂ '̂' '̂*- "̂*’' 
mati con onoratiflime, condizioni, lafeiare i loro pro-**̂ ** 
pij Signori, per andare » fervire gli ftranieri, anzi con- 
tinuando nel loro ufficio, andavano tivedendo ogni an
no , e raflettando, dove bifognava, tutte le Citt^, c 
fortezze dello Stato Veneziano. Ma •/??«;
altri fortified Michele , e adornd laM a p^ ia V<mna. n di rtron̂ * 
facendovi, oltre all’ ahte ^ < ^ q u a ^  belimfnie por-'

:fs della Citta, che non hann?"^Br altro iuogo pari 
f i  fio i
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cio& porta nuova tutta d’ opera Dorica rufticaj la 
quale, nella fua fodezxa , e nell’ efleregagliarda, e maf- 
ficcia , corrifponde alia fortezza del luogo, effendo 
tutta murata di tufo, e pietra viva, e avendo dentro, 
ftanze per gli foldati, che ftanno alia guardia , c ^  
tri molci comodi, nori piu ftati fatti in fimile mani^a 
d* fabbriche.* Quefto edifizio, che d quadro,e di^fo- 
pra Icoperto, e con le *fue cannoniere, fervendo per 
cavaliere, difende due gran baftioni, ovvero torrionij 
che con proporzionata diftanza tengono nel mezzo la 
porta ’y C  il tutto h fatto con tanto giudizio, fpefa j e 
raagni^«nza,;*che niuno penfava poteifi per T 

'^avvenire^ come non fi.era veduto px^^raoietrogiam- 
niai, altr’ Ooera di maggior grandezza , megliointe- 

' fa ; quando:.di li a pochl anni il medefimo Sammiche* 
le fondq e tir5 in alto la porta detta volgarmentc 
dal Paiio j la quale non fe»punto inferiore alia gii det
ta , ma anch’ ella parimente h pib bella , grande, 
maravigliofa, e intefa ottimamcnte. E  di vero inque- 

■ fte due ,porte*fi vede, i Signori Veneziani, mediante 
r  ingegqo d i. qu^o arcbitetco, avere pareggiato gli 
edibzj, e fabbriche degli antichi Ronjani. Quefta uJnV 
tna porta adutique & dalla parte di fuori d’ ordine Do- 
rico con colonne finifurate , che rifaltano, ftriate tutte fe- 
condor J’ ufo di quell’ ordine; le quali colonne, dico,

. che fono otto in tutto, foeto pofte a due a due, quat- 
tro tengono la porta in , mezzo , eon 1’ arme ;de’ ret? 
tori della Cittk,fra 1’ unajc 1' altra da ogni parte; e 
V altrc quattro fitnilmente a due a due fanno finimen* 
to negli angoli della porta, la qual’ 6 dl facciara Jar- 

^  ghilfima, e tutta di bozze, overo bugne, non rozze, 
Tllf^^lite) e^flh^bellilTimi ornamenti; e il foro, ov- 

fellaAaorta . riman; .quadro,: ma d’ archi- 
tettura mWva , bizB^ra i^^elliffim aSopra t  up cor- 
wcione Dorico. riccl!lsft5o con fue appartenenze j fopra 

“ , cui
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ĉui' doveva andare , come fi vede nel modello, un frorî  
terpizio con fuoi fornimenti, il quaie faceva parapett9 
all’ arti^Iieria, dovendo quefta porta, come 1’ -aitra, 
fervire per cavaliero. Dentro poi Ibno ftanze grandi-G- 

^ m e  per gli Ibldati, con altri comodi, e appartamen*
^  Dalla bandg, che  ̂ volta verfola Citta vi il 
Salmnichele una bellilfima joggia 5 tutta di fuoriJ’ Sf- 
^ine Dorico, e rufticoj e di dentro tutta feyorata all^ 
ruftica, con pilaftri grandijlimi, che hanno per orna- 
jnento colonne di fuori fonde, e dentro quadre, e con 
mezzo rifalto, Javorate di pezzi, alia r̂uftic%, ? qon 
jcapitellSQoricl) fenza bale; e neIJa cima pn cornipio- 
ne pur UpJIdP^p intagliatp, che gira tutta la loggia , 
phe t lujighiflima, denfrojC fuori,Infortj'Pa que^^^ope- 
jra tnarayigliofa; onde b^n difle U vero 1’ Illtiftrilfiino 
Sig. Sforza ’ Pallayicino j Covernatore Generale degli 
eferciti Veneziani, quando diffe, non poterfi in Europa 
trovare fabbrica alcuna, che a quefta pofla in niun 
modo agguaglijarfi, la quale fu 1’ ultimj miracolo di 

.Michele ; imperoech  ̂ avendo a pen%fatto tutto quefto 
ptimo prdine deferitfo, finj il corfo di fua vita, onde 
rimafe jrnperfett^ queft’ opera, che non fi finirk mai 
altrimenti} non manpando alcuni maligni ( come qu^ 
fi fempre pelle gran pofe addiviene ) che la biafima- 
noj sforzanflofi di fminuire I’ altrui Jodi con la maligni- 
tk 5 e maJdipenza poich  ̂ non pofTono con 1’ ingegno 
pari cofe a gran pezzo operare;. f'cee il rpedefimo un’ 
a\tya porta in Verona, detta di $an Zeno , la qual’ h 
belhflima, anzi in ogni altro laogo , farebbe roaravi- 
gliofa, ipa in Verona d la fu4 bellezza, e artifizio dali’ 
altre .due fepraddette offolcato. E ’ fijpilmente o p ^  
di Michele il balhone, oVvero balHajjl^^he d 
a quefta porta ̂  e fimUtnente quello^he baf- Baltfardl deil§
lo , rifeontro a San Betm^i^noJe un alcro m ezzo/‘Sf ciitd.
jcjie 6 tifeontro al campo„M><ew, detto deij’ . 4cqu«*

' H h a jo ;
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'ova.

Sua invehelo-
n$ di baludrdi 
a cantoni,  e 
h  tre piaiie dt‘ 
taluardi •

Suoi lavori a 
Legnago, a 
VeTchiera, e a 
Brtfcia •

Jlajfetti la for-
di V if^

|o ; e quelloj che di grandezxa avanza tutti gU altn^ 
il qual’ h pofto alia 'catena, dove T Adice entra nella 
Citta. Fece in Padova il baftione detto il Cornaro, 
e quello parimente di Santa Croce, i quali amendue / 
fono di maravigliofa grandezza , e fabbricati alia m o/  
derna fecondo 1’ ordine ftato trovato da lu i. Imot- 
rcfcch  ̂ il modo di fare j  baftioni a cantoni fu inven- 
zione di tdichele , perciocche prima fi facevano 
tondi. E  dove quella forte di baftioni erano molto dif- 
ficiU a guardarfi, oggi avendo quefti dalla parte difuo* 
ri un aagolo pttufo, poiTono facilmente effer difefi o 
dal cavaliero edificato vicino fra duebaftkjj^ owe* 
ro dall’ altro baftione, fe far^ vicinc»^eTa fofla lar- 
g a . Fu anco fua invenzione il modo di fare i baftioni 
con le tre piazze> perocch  ̂ Ic due dalle bande guar- 
dano, e difendono la foifa, e le cortine con le can- 
noniere aperte, ,e il moloffe del mezzo fi difende, e 
offcnde il nemico dinanzi; il qual modo di fare poi 
ftato imitato ^a ognuno, e fi e lafciata quell’ ufanza 
antica delle cannopiere fotterranee, chiamate cafe mat
te , nelie quali, per il fumo, e altri impedimenti, non 
fi potevano raaneggiare 1’ artiglieric f fenza che jnde- 
bolivano molte volte il fondamento de’ torrioni, e del* 
le muraglie. Fece il medefimo due moltc  ̂ belle porte 
a Legnago. Fece lavorare in Pefehiera nel primo fon- 
dare di quella fortezza, e fimilmente molte cofe in 
Brelcia; e tutto fece fempre con tanta diligenza , e.y 
con si buon fondamento, che niuna delle fue fabbriche 
moftrb tnai un pelo. VJkimamente ralfcttb la fortezza 
della Chiufa fopra- Verona, facendo comodo ai pallag- 

i di pallari^lenza entrare per la fortezza; nu m 
levandofl un ponte da coJoro, che 

paffare contra lor voglia nefi 
“ alia ftrada, che b ftrettiA 

o , Fece parimente in Verona>
quan-

fono 
funo, nfe'anco 
fima, e tagliat^    
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quando prima torn6 da Roma, il belliffimo ponte fo»
pra I’ Adice, detto il ponte nuovo, che gli fu fatto
fare da M. Giovanni Emo , allora Podcfti di quella ^  ^
C itt i, che fu, ed i  cofa maravigliofa per la fua ga» -

^liardezza. Fu cccellente Michele non pure nelle for*
M cazioni, ma ancora nelle fabbriche private, ne’ tern*
P ) ,  Chiefe, c monafterj, come fi pu6 vedere in Voro« 
n a , e altrove in molte fabbriche, e particolarmente 
nelia belliflima, e ornatifliraa cappella de’ Guatefchi in .
S. Bernardino, fatta tonda a ufo di tempio, e d’ ordi> Cap^u 
nc Corintio, con tutti quqgli ornamenti, di che ca.-^tmard'm, 
pace !̂iî a  maniera;  la quale cappella , dico j fece 
tutta di quefl?^ietra viva, e biauca, che per lo fuo- 
n o , che rende, quando fi lavora , e in quella Citti 
chiamata hronzo. E nel veto quefta  ̂ la piCl bella for- 
ta di pietra, che dopo il marmo fino, fia ftata trova- 
Ca infino a’ tempi noftri, •eflendo tuy:a foda, e fenza 
buchi, o inacchie, che la guaftino. Per elTere adun- 
que di dentro la detta cappella di quefta belliflima^ 
pietra, e lavorata da eccellenti maeftri*d’ intaglio, c 
beniflimo commefla, fi tiene che per opera fimile non 
fia oggi altra piy bella in Italia; avendo fatto Miche
le girare tutta 1’ opera tonda in tal modo , che tre al» 
tari, che vi fono dentro,con i loro frontefpizj, ecor- 
nici, e fimflmente il vano della porta, tutti girano a 
tondo perfetto, quafi a fomiglianza degli ufcj, che Fi
lippo Brunellefchi fece nelle cappelle del tempio degli 
Angeli in Fiorenza, il che t cofa molto difficile a fa
re . Vi fcce poi Michele dentro un ballatojo fopra il 
prime ordine, che gira tutta la cappella, dove fi ve^- 
giono belliffitni intagli di colonne, capitelli, fogliami, 
grottefche, pilafttehi, e altri lavori^ ll^liati con 
credibile diJigenza. La porta di ippeLl^tpro
di fuori quadra Gorintia l^BHrima/e fimiTp^aun’ an- 
tica, ch egli vide ip un luo^^prtCcondo ch’ egli dice-

va f
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w/?4 ^  fi i 
pofe

Gual̂ a 
vj- 
ma'

chiefafuort ^
VeroM t

faeciaU <ii S. 
Maria in Or- 
gano di f'cro: 
na.

va, di Roma. Ben’ h veto, ch’ effendo q’left’ opera 
ftata lafdata imperfetta da Michele, non to per qual 
cagione, ella fu o per avarizia> o per poco giudizio, 
fatta finire a certi alfri, che la guaftarono con inhnito , 
difpiacere d’ eflb Michele, che vivendo fe la vide dor-/ 
piare iH fu gli occhi fenza popervi riparare; onde ^  
cu«a Volta fi doleva con gU amici folo per queltO)€i 
non avere nwgiiaja di ducati per compergrla dall’ ava  ̂
tizia d’ uha donnaiC?)chc per fpendere meno,chc po» 
teva, vilmente la guaftava . Fu opera di Michele il 
difegno del ternpio ritondo,della Madonna di campa- 
gna", vicmo a Yerpna, phe fu bcllidimo, am^^h6 la 
hiiferia, debolezza, c pochiflimo giudiHfTdt/l deputati 
fopra quella fabbrica, 1’ abbiano poi . in molti luoghi 
florpiata. E peggio averebbono fatto , fe non avdfe 
avutone cma Bernardino Brugnoli, parence di Miche
le , e fattone un^compiuto «vodello, co} quale va oggi 
innanzi la fabbrica di quefto ternpio, e moUe altre. Ai 
frati dj S. Maria in Qrgano, anzi Monaci di Monte Oli- 
veto in Verona*  ̂ fece un difegno, che fu bclfuliimo della, 
facciata della lop*Chiefa, d’ ordine Corintio, la quale 
facciata , elFendo (lata tirata un pezzoJn alto da Paolo 
Sammichele, fi rimafe, non ha molto, a quel modo, 
per molte fpefe , che furono fatte da que’ Monaci 
in altre cofe , ma niolto pih per }a moite di Don,. 
Cipriano Veronelc , uomo di lanta vita, e dj molta 
autorita in quella religione , della quale fu due./ 
volte Generale , il quale I’ aveva ' cominciata.^ , 
Fece aoco il medefimo in 8. Giorgio di Verona, con? 
yento de’ preti regolari di 8. Giorgio in A lega, mura*

■ re _
®oreV(? tme(t^i^na in un tal qiial modo fcufarfi cel dire d( 

pen avl^t^tojanaro ‘\ / a r  quella fpeja, ma io he veduto non guafla- 
re , ma demoH^affatto, eyumuraj^0̂  porta del Bonarroti, e Levarnt 
*ia tutto il putrame lave^ka^^^lvoltar fottofopra tutta la fabbrica  ̂
in cut s' entrava per quella magnifica porta, non per rifparmio, ma 
^erifpender piu, rtdi i ^ia^oghi delle belle arti a c, 44.

•
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re la cupola di quella Chiefajche fu opera 
€ riufci contra I’ opinione di moki, i quali non penfa* 
rono, che mai quella fabbrica dovefle reggerfi in pie- cupSg ^  
di, per la debolezza delle fpalie , che avcva ; le quali 

kpoi furono in guifa da Michele fortificate, che non fi 
\aa piu di che temere • Nel medefimo convento fece il 
^fegnoj e fondd un belliffimo^campanile di pietre lavo Dlfignh ileamt 
rate, parte vive, e parte di tufo, che fu»aflai bene da?'®"'** •
lui tirato innanzi, e oggi fi feguita dal detto Bernardi
no fuo nippte, che la va conducendo a fine. Eflendofi 
Monfignor Luigi Lippomani, Vefcovo di Verona, ri-£  parimente 
foluto^Mi ĉondurre a fine il campanile tiella lua Chie- ûello dellaCo’ 
fa, ftato c6l?!tt«ato cento anni innanzi, ne fece fare • 
un difegno a Michele, il quale lo fece belliflimo, aven- 
do confiderazione a confervare il vecchio, c alia fpe* 
fa, che il Vefcovo vi poteva fare.M a un certo M. Do«
Hienico Porzio Romano fu« vicario, perfona poco in- 
tendente del fabbricare , ancorch^per altro uomo dabbe- 
ne, lafciatofi irabarcare da uno, che ne fapeva poco, 
gb diede cura di tirare innanzi qujslla*fabbrica; onde 
colui murandola di pietre di mont*e non lavorate, e 
fecendo nelia gi^ffezza delle tnura le fcale, le fece di 
maniera, che ogni perfona, anco mediocremente in- g  
tendente d ’ architettura, indovind quello, che poi fuc- u jj’e in piedi 
cefie, cio^* che quella fabbrica non iftarebbe in piedi,
E^fra gli alcri il niplto Reverendo Fra Marco de’ M e-1/  ° 
dici Veronefe, che oltre agli altri fuoi ftudj piii gravi,
■fi e dUettato femprc, come ancora fa , delP architet- 
tma 5 piedille queilo , che di cotal fabbrica avverreb- 
be, ma gli fu iilpofto ( i ) : Fra M^rco vale alTai nel-

Il1 nifpofia, the s' ufa anche oggidi-, la 
iutl filojojb, o ttoiogoyo Ugijia non e ne mg^matmo, n eJ^^den tt 
delle belle arti, ma je  e intenderne, la rifpiMa n o n ^ ^ f l^ a . Ma il 

e, che puefta rifpofla non  ̂ eke fono puramente teo‘
*ogi, 0 legijii, « perfone grandi, s’ afcoitano come oracoli .
f  frame anche di chi e fundati£mo nell’ architettura . Vedi i deni dial 
*°Shi Jpecialmente a tarn 9 1 . .  ’
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I4 profefllone delle fue lettere di Filofofia, e ’TeoIogiaj 
effendo lettore pubblico; raa nell’ architettura non pc- 
fea in modo a fondo, die fe gli pofla credere. Final- 
mente arrivato quel campanile al piano delle campanc 
s’ aperfe in quattro parti, di maniera che dopo avere/ 
fpsfo raolte migliaja di Icudi in farlo, bifognd dar r̂f 
trd:cnto fcudi a’ muratoti» che lo gettaflero a terra^ 
accioeche catlendo da per fe, come in pochi g'orni 
avrebbe fatto, non rovinaffe all’ intorno ogni cola. E  
cost va bene, che avvenga a chi lafciando i maeftri 
buoni, ed ecceilenti s’ impaccia con ciabattini. Eflcn- 
do poi il detto Monfignor Luigi ftato eletto V j^ o v o  di 
Bergamo, e in fuo luogo Vefcovo di* ’̂ rd n a  Monfi- 

. . .  gnor Agoftino Lippomano, quefti fece rifare a Michc-, 
fo°campanilerJ- il Hiodcllo del dctto campanile, e cominciarlo. E 
î tto 4a Mi- dopo lu i, fecondo il rnedefimo, hafattoleguicare quell* 
theict opera , che oggi cammina atfai lentamente, Monhgnor

Girolamo Trivifani, frate di S, Domenico , il quale nel 
vefcovado fucc^dette all’ ultimo Lippomano; il quale 
modello 6 bellidiniQ, e le fcale vengono in modo ac- • 

cappella fabbrica refla (labile, e ga-
pir/i Conri <fe/-gUardmima, Fece Michele a i Signori £onti della Tor- 
l4 Torre, re Vcronefi, una belliflima cappella a ufo di tempio 

Condo, con 1’ altare in mezzo, nella lor ^illa di Fu- 
mane. E nella Chjela del Santo in Padova fu con fuo 

SepoUura nel ordine fabbricata una fepoltura belliflima per Mef(pr 
Santoin?4do- A\tffan<i'co Contarini, Procaratore di S. Marco, e fta- 

to Provveditore delF armata Viniziana; nella quale ie- 
poltura pare, che Michele volefle moftrare in che ma
niera fl deono farĉ  fimili opere, ufeendo d’ un cer- 

modo ordinarioj, che a fuo giudizio ha piuttofto 
"" che del fepolcro,Quefta,dico>

che e
Ibda, ed tiT propno 
lina Tecis, e due pri’

er ornamenti, e di compofizionc
are, ha per ornamento  ̂

di raano d’ AlelTandro Vic-* 
toria/
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torla, ( i)  che fbno tenute buone 6gure, e una tefta» 
owero ritratfo di naturale del delta Signore cpI pet
to armato, ftata fatta di marmo dal Danefe da Car
rara . (2) Vi fono olfre ci6 airri ornamenti aflai di pri- 

^ io n i, di trofei 5 e di Ipoglie militari, ed alfri j de’ 
q-ijali non accade farmenzione. In Venezia fece il mo-JD/yjg'/il 
dello del monaftero delle hiqnache di S. Biagio 
toldo j che fu molto lodato. Eflendofi poi <deliberato in***̂ '
Verona di rifare il lazzaretto, ftanzaj owero fpedale,_ 
c h e  fe r v e  agli ammorbati nel tempo di pefte, effendo 
ftato rovinato il vecchio con altri edifiz^, ch’ crano nei \a 
fobbor|\j ne fu fatto fare un difegno a M ic h e le   ̂ to nell't[eeuiie‘  
che riufd, dtfrb«ogni credenza, bellilvmo; acciocch ;̂
■ fofle meflb in opera in luogovicinoalfiumcjilontanoun 
pezzo, e fuori della fpianata. Ma quefto difegno ve- 
raraente belliflimoj e ottimamente in tutte le parti eon* 
fiderato, il quale fe oggi «ppreifo glj eredi di Luigi 
Brugnoli, nipote di Michele, non fu da alcuni, per il 
loro poco giudizio, e mefehinitk d’ animoj pofto inte- 

.ramentc in efecuzione, ma molto riftrerto, ritirato, e 
xidotto al mefehino da coloro , i quali fpefero 1’ au- 
forit4 , che intoitfio a ci6 avevano avuta dal pubbli- 

. CO , in ftorpiare quell’ opera , elfendo raorti anzi 
tempo alcuni gentiluomini, che erano da principio 
fopra fid , *ed avevano la grandezza dell’ animo pari 
alia nobilta . (3) Fu fimiJmente opera di Michele il 
belliffimo palazzo, ch^hanpo in Verona i Signori Coa^f'trJfuai Uvm 
i\ da GanolTa, il quale fu fatto- edificareda Monfi|nor'“ ytrona>. 
Reveretidiffimo di Bajus , che fu il Conte Lodovico •
Canofla, uomo tanto eelebrato da tutti gli Scrit-’ 
tori de’ fuoi tempi. AI medefimo MonUgnore edified 

Tom- V-
(i) AUffandro Vntoria ,

Jalariato dalla Repubblica

l i
ia di Trento fcultored^llit^ del Sa0 I ^ wo1 

,  , » di Vuuria , e aimcijRtno ,Parl4_
d i efo il Vafari ndla Vita del ' i

■ Del Danefe fi e parlato altroveHn tom. 4. a e, 7* lfd,Stgi *
Ijl Vedi i Pialoghi fopra It trt ani 4 tart, 5̂^
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ia»

; im akro magnifico pala2.zo nella villa di 
Grezzano ful Veronefe . D ’ ordine del medefimo fu 
yitWa la facciata de’ Conti Bevilacqua , e ralTettate 
tutte le'ftanze del Caftello di detti Signori j detto la  ̂
Bevilacqua. Similmente fece in Verona la cafa, e hey 
ciita de’ Lavezzoli, ch.e fu tnolto lodata; e in Vine  ̂
zia, mur6 dai fondamenti il magnifico , e riccbifiirvio 
palazzo de’ Cornari , vfeino a S. Polo: e rafiettd un 
altro palazzo , pur di cafa Cornara, che  ̂ a S. Bene
detto all’ Albore j per MelTer Giovanni Cornari j del 
qual’ era Michele amicifiinio , e fu cagione , che in 

pitmredelVa- quefto dT|)igneflfe Giorgio Vafari nove quadri^^lioper 
palco d’ una magnifica camera tut^a^ Ifgnami in- 

tagliatij e meffi d’ oro riccamente. Raflett6 medefmia- 
inente la cafa de’ Bregadini, rifeontro a Santa Marina  ̂
e la fece comodiflima, ed ornatiflima: e nella mede- 
funa Gittk fondo, e tir6 fqpra terra, fecondo un fuo 
tnodello, e con'fpefa incredibile, il maravigliofo pa
lazzo del nobiliflimo M. Girolamo Grimani, vicino a 
S. ,Luca, fopm il canal grande. Ma non pote Miche-. 
le> fopraggiunto da/la morte, condutlo egli fteflb a_« 
fine , e gli altri architetei prefi in fi^o luogo da quel 
Gentiiuomo, in molte parti alterarono iJ difegno, e mo- 
dello del Sammichele. Viqino a Callel Franco, ne’ eon- 

[ACafldFranco fini fra il Trevifano , e Padovano, fu murafto, d’ ordine 
ful f  tneiiano. Michele, il famofiflimo palazzo de’ Soran*

z i , daila detta faoiiglia detto la Soranza ;  il quale pa* 
laz';^ h tenuto, per abituro di villa, il pid bello, epi«

• comodo, che infino allora fafle ftato fatto in quelle 
parti. E a Piombino in contado fece la cafa Cornara, 
e tantc altre fabbriche private, chc troppo lunga fto-

xagionare ; balla aver fatto 
pitano, t del ntcrtSi^^ defe priocipali. Non tacerb gia, che fece le 
Pod^ain re- belliirim^^pi'ue di palajjii, P una fu quella de’ ret- 

torij e del CapitaooVtol^^ltra quella del palazzo del
Po-
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Podeft«i) atnenouein Verona* e lodatiffimc; febbene
queft’ ultima, ordinc Jonico, cort doppie co-
lonne, ed intercolonm ornatiflimi, ed alcune Vittorie
regli angoli; pare, per la baflezza del luogo, dove e . _
pofta, alquanto nana> eflendo inaffiraamente fenza
didallo, e raolto larga per la doppiezza delle ^
ma cosi voile M, Giovanni Delfini, che Ja fe far^*
Mentre, che Michele fi goddVa neila patria un tran* 
quiJi’ ozio, e I’ onorc, e riputazione , the ie fue pnCh 
rate faticbe gli avevano aequiftate, gli fopravvennc una 
nuova, cheT accorb di maniera, che finl il corfo deU Morte 
la fua^jta. Ma perchi tncglio s’ intcnSa il rtitto, efi 
fappiano*^n ^e|Ja  vita tuttc le belle opere de’ Sammi» 
chelijdiio alcune cofe di Gio. Girolamo, nipote di?'"* olrolamt 
Micbck. ^

Coflui adunque, il quale nacque di Faolo fratelIo,4rfA«?««ra» 
cugino di Michele, eflendo giovane di belliffimo rpi- 
rito, fu nelie cofe d’ architettura co*n tanta diJigenza 
inftrutto da Michele, e tanto amato, che in tutte I*

, imprefe d’ importanza, e maflimamente*di fortificazio^ 
n e ,lo  voleva fempre fcco, percfa^divenato in breve 
tempo , con r^'uto di tanto maeftro, in modo eccel- 
iente, che fi poteva commettergli ogni diffiicile imprcfa 
di fbrtificazione, della quale maniera d’ architettura fi 

-diletto in jJarticolare; fu dai Signori Viniziani cono- 
fciuta la fua virth, ed egli meflb nel nuniero dei loro 
architetti, ancorchfe fufle molro giovane , cota buona 
■ ^xovvifiooe; dopo mandato ora ini un Inogo, ed ora 
in akin a nvedcre’, e raffettare Ae fottezze del loro do- • 
ininio,e tal’ ota a mettere in efccuzione i difegni 
Michele fuo zio . Ma oltre a gli altri luoghi, fi adope-  ̂ ^  .
fo con molto giudizio, e fatica nelI f̂«i^ t̂ificazionc,. î |̂/2TM^^^  ̂
2ara, e nella maravigUofa fortezza^ S »  Nmgiei6 iaseienM- ' 
‘Scbenico, come s’ fc de»a<POft^n fu lUflCJ^ca d l̂ 
‘portoj la qua! fortezza-, lui fu tirata fu dai

J  i » ■ ■ fofl’
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■ fondamenti, h tenuta ,• per fortezza »rivala , una deUc 
piu ford s c meglio intefa, che v̂ edere . Rifbr»
mo ancora con fuo difegno, e ^udizio del zio, la gran 

orfii. fortezza di Corfu, riputata lu*^Kave d’ Italia da quella 
parte; in quefta dico, rifece Gio, Girolamo i due tor- 
liqpi, ehe guardano verfo terra , facendogll molto mag- 
.gipri, e .piii- forti , che non erano prima , e con le can- 
.noniere, e piazze fcopeTte, che fiancheggiano la folfa 
.alia moderna, fecondo 1’ ipvenzione del zio.-Fatte poi 
allargare le feffe molto piu, che non erano, fece ab- 
balfare un coll6, ch’ eflendo vicino alia fortezza pare- 
va , chc^a fop»afface(Ie. Ma oltre a molt’ alpie cofe, 
che vi. fece con molta confiderazione, ^ e f fa  piacque 
eftremamente, che in un cantone ddla fortezza fece 
un luogo aflai grande, e forte, nel quale in , tempo d’ 
alTedio poffbno flare in ficuro i popoli di quell’ Ifola, 

-lenza pericolo d’ effere pre î da’ nemici; per le quali 
opere venne Gib. Girolamo in tanto credito apprcflb 
detti Signori, che gli ordinarono una provvifione egua- 
le a quella de4 zio, non lo giudicando inferiore a lui 
anzi. in quefta prarica^delle fortezzc fiiperiore; il che 

.era di fomma contentezza a Michele, ii quale vedeva 
la propria virtu avere tanto accrefciiiiento nel nipote, 
quanto a lui togUeva la vecchiezza di potere piii oltre 
camminare. Ibbe Gio. Girolamo, oltre a^grangiudi- 
ziodi conofcere la quality de’ fiti molta induftria in faper- 

Fu iitduftriofo gli rapprelentare con difegni,e modelli di rilievo, onde 
facgya vedere ai fuoi Signori infino alle menomilfime 

jjtgni, c mo~ fortificazioni in belliffimi modelli di Ic-
gname, che faceva fare, la qual diligenza piaceva loro 
infioitamente, vedendo effi, fenza partirfi di Venezia » 

■ giornalmenfVpWie le cofe paflavano ne’ piu lontani 
luogh^di qu^o steto. Ed a fine, che meglio foflero 
vedutiO Tt*^uno,^ tenev^po nel palazzo del Princi
p e ,, in iunp potevano yedergU ajor

del/i,
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ro poRa. E perCTl|^osi ahdafle Gio. Girolamo fegui- 
tando di fare, notfpiB-e'gli. rifacevano le fpefe fattein 
condurre detti modeJli\ma anco molt’ altre cortefie»
Potette eflb Gio. GirolMo andare a fervire mold Si
gnori j con groflfe provvifioni, ma non voile mai par- 
tirfi tdai fuoi Signori Veneziani; anzi per configlio del 
padre , e del zio toHe mogJie in Verona una nobile g*o- 
vanetta de’ Fracaftori, con^anlmo di feropre ftarfi in_« 
quelle parti. Ma non effetipo anco con la fua amata 
fpofa , chiamata madonna Ortenfia  ̂_dj|<lorato fe non 
pochi giorni, fu dai fuoi Sigtiori chiamato a Venezia, 
e di li^on molta fretta mandate in Cip?i a vederetut- 
ti i luoghi dii*^ueir Ifola, con dar commiffione a tuttiV/)7r6 
gU ufficiali, che lo provvedeffero di quanto gli 
bifogno in ogni cola. Arrivato dunque Gio. Girolamo 
-in quell’ Ijbla, in tre raefi la gir6, e vide tutta dili- 
gentemente,, mettendo ogni cofa in difegno , e ferit* 
tura 5 per potere di tutto dar ragguaglfo a’ fuoi Signo
ri . Ma mentre che attendeva con troppa cura, e lolle- 

^citudinc al fuo ufficio, tenendo poco edbto della fua_, 
vita., negli ardentilTimi caJdi, che aflora erano in quell’
Ifola, infermd d’ una febbre peftilente , che in fei gior
ni gli Jevd la vita , febbene diflero alcuni, ch’ egli era 
ftato avvelenato . Ma comunque fi folfe, raori conten- Mono cenfo-s 
to, eflendo he’ fervigi de’ fuoi Signori, e adoperatoin 
cofe importanti da loro, che piu avevano creduto alia 
fua fede, c profeilione di fortificare, che a quello di 
■ qualunque altro. Subito che fu ammalato, conofeendofi 
mortak, dkde tutti i difegni , e fevitti, che aveva fatto 
delle cofe di quell’ Ifola, in mano di Luigi Brugnoli 
fuo cognato, e architetto, che allora attendeva alla^ 
fortificazione di Famagofta, che h la 3i quel Re
gno, acdoccbfe gh portafle a’ fuoi Slgno^. A reata  in 
Venezia la nuova della ntmte di ?io. G ira^^io, non 
fu niuno di quel Senate, chd’'««« fentifl'e in^edibilo.

doio
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dolore della perdita d’ uri s\ fatt’ j i^ io ’, e tanto afFe- 
zionato a qHeila 'Repubblitfa. Gio. Girolamo d’

S*BoU^nFa^ et^ di 45. anni, ed ebbe 6gqr/ta fepolcura in S. Nic* 
magojia, coI?> dj Faplagofta. dal detteWfe cognato; il quale poi, 

foma!:o a Venezias prefentd i difegni, e I'crittidi Go. 
'Girolamo; il che fatto, fu mandato a dar compimea- 
t« alia fortificazione di Legna^b, 14 dove era Ikto 
mold anni ad efeguire^ difegm, e modelli delfuozio 
Michele; nel qual luogo ipn andb molto., ehc fi mort, 
lafeiando dul̂ fi^ lUioli, che fono aflfai valend uomini 

LavoridiBer  ̂ nel difegno, e nella pratita d’ architettura; concioflia* 
nardinofigliuo- chfe BeraarainR, il maggiore, ha ora moltc im|^refealle 

, eio! IPanii come la fabbrica del campanile Xitel Duomo, e 
'«#, ’ *** di quello di S. Giorgio, la Madonna detta di Campa-

gna, nelle quali, ed altre opere, che fa in Verona, e 
altrove, rieicc eccellente, e maflimamente ftell’ orna« 
xnento, e cappella maggiorie di San Giorgio di Verona, 
la quale 6 d’ ordine compofito, c tale, che per gran- 
dezza, dilegno, c lavoro, affermano i Vetonefi , non 
credere .che fS trovialtra a guefta pari in Italia, 
opera dico, la qu^Ie. va girando, lecondo Che fa la.  ̂
nicchia, fe d’ _ ordine Corintjo, con c^pirejli compolli, 
colonne doppie di tutto rjlievo, c con i fuoi pilaftri 
dietro. Similmenre il frontefpizio, che la ricopre tut- 
t a , gira anch’ pgli con gran raaeftria, fetondo che fa 
la nicchia, ed ha tucti gli ornamenti, che cape quell’ 
ordine; onde Monlignor Barbara, eletto Patriarca d’ 
Aquilea, uomo di quefle profeflioni intendentiffimo, c 
che n’ ha fetitto, ( i )  nel ritornare dal Concilio di 
Trento vide, non fenza maraviglia, quello, che di 
quell* opera era facto) e quello che giornaJoiente fi 
layorava;''^avendola piu volte confiderata, ebbe a-, 

al̂ er inai yeduta fimiic, p non poterfi far
me-

-hl 0̂  ffadattif f (fimintdto]
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f/ggio di' i^uello / che (I pu6 
^  nato per madre de’ Sani-

ireglio, c quefto 
d̂all’ ingegno di B! 

rmcheli, fperare.
Ma per tornare a" Michele > da cui ci partimmo , 

non fenza cagionc, poco fa , gli arreco tanto dolore la 
morte di Gio. Girolamo, in ctu vide mancare la cala 
de^Sammicheli, non eflendo dy-nipote rimajHTgliudli; 
ancorch  ̂ fi sforzafle> di vin/erlo , e ricopjplo, che in 
pochi giofni fu da una malitna febbrcr u J i fo  , con in- 
credibiJe dolore della patria, e de’ 'iiifii^luftrilfimi Si« 
gnorf. Mori Michele 1* anno 1559. e fy fcpqlto in S.
Tommalb de’ frati Carmelitani, dov* h la fepoltura an- 
tica de* faoi maggiorij ed oggi Mr Niccold Sammichele 
medico ha meflo mano a fargli un fepolcro onorato, 
che fi va tuttavia mettendo in opera. Fu Michele di 
coftumatiflima vita, ed in tutte le fue cofe tnolto ono» cojlumlUdevt̂  
revole. Fu perfona allcgrs , ma per^ meloolato col Michele \ 
grave. Fa timorato di D io, e molto religiofo, in tan
to che non fi farebbe n?ai meflo a fare ja mattina al*
•cuna cofa,che prima non avefle Ujjito Mefla divota- 
mente, e fatte fuc orazioni, E rtel principio dell’ inv* 
prefe d’ importanza, faceva fempre la mattina innanzi 
ad ogni altra cofa cantar folennemente la Mefla dello 
Spirito Sant<  ̂ o della Madonna. Fu liberaliflimo, e 
tanto cortefe con gli amici, che cosl era no eglinodelle 
cofe di lui Signori come cgli fteflb. N 6 taceid qui un 
ftgno della fua realifliima bonta, il quale credo, che_» 
pochi altri fappiano, fuor che io Quando Giorgio 
Vafari, del quale, come s’ k detto, fu amiciflimo, par
ti ultimamentc da lui in Venezia , gli diffe Michelel 
lo voglio, che voi fappiate M. Giorgicr, che .quando 
ftetti in tnia giovanezza a Monte Fiafeonef, elfend«w/i- 
ramorato della moglie d’ un fcarpellino, cbme voile la 
forte, ebbi da lei cortefe^ente , fenza che niuno 
da me lo tifapeife, tutto queifo , che io’ dcli^ava-#.

■ Ora
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Ora avendo io injrfo j Chê 'queHa donna e rima*
fa vedova, e cop una fiiglluola Ja m a rito , la quale di
ce , avere di me conceputa^jjo^io, ancorch^ poffa 
volmente efiere, che' ci6, comV credo, non fia vt- 
rô , che le portiate quefti cinquanta fcudi d’ ora, e 
gliele diate da mia parte, per arnor di D io , acciocche 
p9fla , ed accoo^odare, fecondo il grado fiMj l̂a
figliuola. ^dando dunqqd^iorgio a Roma, giumo in 
Monte Fiafcwe, ancOTCbO  ̂ buona donna gli.jconfef* 
falTe liberam^lg^^ueila putta non efiere ^gliuola 
di Micliple, ^  ogni raoJiq,} ficcomc egli aveva com- 
jnelTo, gli pago i detti danari, che a quella povtrafcm- 
mina furono cosi grati, come ad ui> aTtro farebbono 
ftati cinquecento. Fu dunque Michele cortefe fopra_. 
quanti uomini furono mai ; conciofuflechd non si tofto 
fapeva il bifogno, e defiderio degli. amici, che cerca- 
va di compiacergli, fe aveffe dovuto fpendere Ja vita.

mai alcuno gli fece fervizio i che non ne fuffe in 
molti doppj r^liorato. Avendogli fatto Giorgio Vafari 
in Venezia un dijegno grande eon quella diligenza,, 
che feppe magglore, •nel quale fi vedeva il fupeibifli- 
mo Lucifero con i fuoi feguaci viati^dall’ Angelo Mi
chele, piovere rovinofamente di CieJo in un orribiie 
inferno, non fece altro per allora , che ringraziarne 
Giorgio, quando prefe Jicenza da lu i. Ma non molti 
giorni dopo, tornando Giorgio in Arezzo, trov6 il 
Sammichele aver mbko innanzi mandato a fua madre  ̂
che fi ftava in Arezzo^ una foma di robe cosi belle, 
cd onorat.e, come fe fuffe ftaro un ricchiffimo Signore, 

con una lectera > nella quale molto 1’ onorava per 
pj^iore del figHuoIo, Gli vollero molte volte i Signori 
v)|attg2iani*aacrcfcere la provvifione , ed egli do ricu» 
fando, pregaya fempre che in fuo cambio J’ accrefeef* 
fero Infomma fu*Michele in tutte le fu o
aziohi"tanto gentries conefe, ed amorevole, che meri

ts
    

 



tb eflere amato 
ledici, che fu 
.Roma; dal Cardina

jignori^dal Cardinale de’
^’lentre che {{cttejmato diVrin- 

fanpro Fa^efe j che fuPao-* '̂̂ '* 
lo llll. dal divioo Mich'^iagnolo Bpnarron, dal Signoî  
i?r%)cefco Maria Duca d’ XJrhlbp i  e da infiniti G c n ^  
luomini, e Senacori Veneziani..j!ij| Verona fu /uoyrtm- 
ciitT̂ ao fra Marco de’ Medi^j^Omo di Je^ifffura f  e 
hontk infigita , e molt’ &ktW) de’ quali nqp accade al 
prefen^far menzione.

Ora Der non avere a w^mare (S^jigra poco a par- 
lare de’ Veronefi, con que,^ occafione^dei foBraddettip;«(,„* 
far6 in quefto^luogo menzilne d’ alcuni pittori di queI-/<̂ wer/,«/oro 
la patria j che oggi vivono, e fono degm d’ eflere 
minati, e non paflati in niun modo con fdenzio ; il 
primo dc’ quali b Domenico del Riccio > ( i)  il quale f̂®.̂ "'*̂  ̂
in frefco ha fatto di chiarofcuro, ed akune cofe colo- 
rite, tre facciate nella cafa di Fiorio della Seta in 
Verona , fopra il ponte nuovo , cio6 le tre, che non 
t'fpondono fopra il ponte, eflendo /a caia ifolata. In 
*una fopra il flume fono battaglie di moftri marini; in 
un’ altra le battaglie de’ CentauH, e molti fiumi; nel- 
Ja terza fono du« quadri coloriti . Nel primo, che b 
fopra la porta, b la mcnfa degli D ei; e nclf altro fo
pra il flume f̂ono le nozze Ante fra il Benaco, detto 
il lago di Garda, e Caride ninfa finta per Garda, de* 
quali nafce il Mincio flume, il quale veramente efce 
del detto lago, Nella medeflma cafa b un fregiogran
de , dove fono alcuni trionfi coloriti, e fatti con bella 
pratica, e maniera. In cafa Meffer Pellegrino Ridolfi; 
pur in Verona , dipinfo il medefimo la incpronazionedf 
Carlo V. Imperadoie, e quando, dopo elTcre coronatj 
in Bologna , cavalca con il Papa per k  Citti 

Tom F. K It \  ^ a r

111 "Derntnicp del Riccio t lo ftejfo, ch* dl
< accennato quelcofa nel tom. 4. a cart- nelle note, e d jc u t jfr id ^
,v« la n ta  a cort, 60. il Commendator del Pe^ ,

    
 



to !a tavola prln- 
'mente edificata il

e jS  P a i K ^

^andiflima pomp?ijp.A olVvha di 
p'pal^ della Chii»{a^'''^e
Duca di Mantovk, vicit^ nella quale fe u
decollazione, e riTartirio diTSn'a Barbera, con mojfa 
r^genza , e giudizib lavorata. E quello, che 
iK fte a  far fare qualAtavolaa Domenico, fi ful’ aver 
VQtlura^^d cifergli piacciuta la lua m anie^in
una tavoiaV che molto piima aveva fatta D o^nico 

Taolino Vero~ nel D uom o^ i*lla cappella di S;.,^rghe-
nefe. rita , a conca|j£n^'‘ di r^cfiino , che fecc quelTa di S.
o'!°̂ /?.̂ ‘!»'»Y!‘’’Aritonio; di PaSlo Farin^^ che dipinfe quella di Saa 

Martino, e di ^atifta del ^roro, che fece quella della 
Maddalena- I quali tutti quattro Vjronefi furono li  
condotti da Ercole Cardinale di Mancova per ornaro 
quella Chiefa, da lui ftata rifatta col difegno di Giu- 
lio Romano. Altre opere ha falto Domenico in Vero- 

Domenico do- na. Vicenza , Venezla, ma,ba(li aver detto di quefte.

7

Batijla del Mo-
TO

tate d ’ 
virtit 
pittura

Felice fuo j£" 
gliuolo .

oitreil̂ ’ coftui coftumSto, c virtuofo artefice, perciocoh .̂ ol* 
tre ja pittura , h ottimo mufico, e de’ primi dell’ acca- 
demia nobililfiitia de’ Filarmonici di Verona. fari. 
a lui inferiore Felidb lito figliuolo, il quale, ancoichb 
giovane, fi  ̂ moftrato piii che ragionevole pittore io 
una tavola, che ha fatto nella Chiela della Trinity, 
dentro la quale fe la Madonna, e fei altri Santi grand!, 
quanto il naturale. N6 h di cid maravigRa , avendo 
quefto giovane imparato 1’ arte in Fiorenza, dimoran- 
do in cafa Bernardo Canigiani Gcntiluomo Fiorentino, 
e compare di Domenico Aio padre.

Vive anco nella medefima Verona Bernardino detto 
India, (i)il^quale j oltre a molt’ altreoperc, hadipin- 

in cafa del Conte Marc’ Antonio del Ticne, nella 
a d’ una camfera, in belliffime figure, la favola di Pfi- 

n aitl««yCamera ha con belle invcnzioni, c
T' ma-

iti-f^o^ernaTS^/io fi^Kuolo d i Tullio India, pittore ancht ejfo i  
ttta non tamt- Jfravo^^^uam^ figliuolo •

"Bernardmo det- 
to r  India-
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maniera di pittur^tepinta a 
a . E' anco molto IcHili^pittj^

laiTpratii
ra^di pitture, ma par&iHiWrmCTte 
coVe fi puo vedere nelle detre 

dove a lavorato, Similn̂  
na.vjl qual’ t cos'i, e non 
chi^ato, avendo avuto i 
ra daNan rub zio in Veron 
TizianoMn Venezia , appre 
cellente pittore. Dipinte c 
compagnia di PaoUno , una

:iCHEtE <; /

rirolamo da^Canq^
Forbicii^ ^^llodor^ For* 

[in tutte le tmnie- Vidni '̂  
far grottelche j 

camere;
Idtifla delta ds

forfa
pittu- 

eccellente 
iveniito ec- 
giovane j in 

a Tien» ftl Vicenti*

Zdoti >

no, nel palazzo del collaterale Portefco j dove fece- 
ro un infinite nuiliero di figure, che acquidarono all’ 
uno, e air alcro credito, e riputazione. Col niedefi- 
mo Javord molte cofe a frefco nel palazzo della Soran- 
za a Cafteifranco, eflfendov'̂  ainendue mandati a lavo- 
rare da Michele Sammichele, che gli aniava come fi- 
gliuoli. Col medefimo dipinfc ancora la facciata della 
cafa di M. Antonio Cappello, che i  in .Venezia fopra 
II canal grande. E dopo, pur’ infieme il palco,ovve- 
ro foftittato delia faJa del configlfo de’ D ieci, dividen- 
do i quadri fra l<Jro. Non molto dopo, effendo ]Bati- 
fta chiamato a Vicenza, yi fece molte opere dentro, 
e fuori; ed an ultimo ha dipinto la facciata del monte 
della Pistk, dove ha fatto un numero infinite di fi* 
gure nude, maggmi del naturale j in diverfe attitudi- 
ni, con bonilfimo difegno, cd in tanto pochi mefi, 
che e ftato una marayiglia . E  fe tanto ha fatto in si 
poca e t i , che non palfa trenta anni, penfi ognunp> 
qucllo, che di lui fi pud nel proceffb del* 
rare. E' fimiimente Veronele un FaulinoJ

JC k ?
hi Cioi il  famofiffitno Paolo Calliari Veronefjf 

dere la vita copiofametite feritta fill Cavalier "  "
.ei f i  duolc. del Va^ri , cht ft  la pa£i qui c t    
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cnp qgfi b in Vej

aveni
jiolca opere iod< 

un'*{carpeIIinOjigliapietre , ed ave Giovanni C p ^ n r ^ ^ R a t i f ta  fo lateraie rcS||efco a Ti medefimo aim Sbran e giudizio , IfewSTtfan* 
lo 5 nel T rivifaro^ia

Defcrhione di Danielles Barbato j eletto
T p '“.  " ' I  <'• S'
ycranefc'

U I K T A
pTa iiljfconiflima^redito, concioi  ̂

i{a fti di^iWit’ anni, ha fatto 
fli, C^ftlteflEndo in Verona natc 

co:ne cWPPwo in que’ paefi.
na nato' 
fi, d’ /» 
;llaimparato 1 pnncipj della

Veronele , dipinfe in coti- 
, in frefco, la fala del ^ 1 -  
Vicentino. E dopo^^col 

ce opere fiitte con dii^no , 
A Mafiera , vicin^d Afo- 

la belliflima cafa del Sig. 
riarca d’ Aquileia.In Ve- 

azzaro, monaftero de’ Mo- 
naci neri, ha fatto in un gran quadr5 di tela la cena, 
che fece Simone lebbrofo al Signore, quando la pecca- 
trice fe gli getto a’ piedi, con molte figure, rtratti di 
naturale, e profpettive rariffime,e fotto Ja menfa fono 
due cani tanto belli, che pajono vivi,e naturali; e piii 
lontano certi llorpiati ottimamente lavorati. E’ di ina- 
no di Paoiino*in Venezia, nelia Sala del Configlio de’ 
Dieci j e in un owto^ che e maggiore d’ alcuni altri ,* 
che vi fono, e nel mezzo del palco, come principale, 
un Giove, che fcaccia i vizj, per figfiificare, che quel 
Supremo Magiflrato , ed alToluto , fcaccia i vizj, e ca- 
fliga i cattivi, e viziofi uomini. Dipinfe ik medefimo il 
fonittatoj ovvero palco deiJa Chiefa di San Sebaftiano, 
che b opera rarifliroa, e la tavoia della cappella niag- 
giore j coa alcuni qtiadri, che a quella fanno orna-

mento,

ferche
Jicchi

giofte, 
a n n i  ̂

Mendo.
tafari,

\uantunque il  Vdfari h  chiami PaoUno ,  egli era di 
l4v<v<i gid fatto opere, che dovtvano aver fatto flor-, 
^me fono queiU , che rammenta ,  t loda per altro giujla-

Fratello di Qio. Francefco Caroto, che'fit an  ̂
tht^gli pift fre , ma fondo piu fu ll’ architettura, Vedi la fua

'tjfelU det.ConrUlffidator del Poŝ ô a c- 17*
D i Gio, carotto vedi qui addietre a cart- i6p.

    
 



V i ^
mento, e

ICWEIE

rganojcl 
Ndla faT 
rande Fee 
con nur

tiatte belliffime. 
i’ un Papa , e 
con moit^^fflui|^o« 

epiibWica rU(fMti di na* 
ndezza,dife- 

meritamen- 
Ta dipinfe PaoU- 

rvono al defto Coftfi?lio de*

Co

^ n o  pitture verair,
^ a n  Gonfiglio dipinfe 
Blrbaroflaj che s’ ap_ 
figVe varie d’ abiti, c di vefti 
veramente rapprefentanti la ~
Imp?radore , e un SenatoVenj 
mini j. e ^ a to ri di quefta 
turale, ledMn fomma queft’ < 
gno, e ^ l le , e varie attit 
re lodata da ognuno. Dop̂  
no in alcune camercj che 
Dieci, i palchi figure a olio, che fcortano molto, 
e fono rariflime. Similmente dipinfe, per andarc a San 
Maurizio, da San Mois^, la facciata a frefco della ca- 
fa d’ un mercacante, che fu opera bclliffima , ma il ma- 
rino ( i)  la va confumandca poco a poco. A Camroil- 
lo Trivifani in Mutano dipinfe a fresbo una loggia, e 
una camera, che fu molto lodata. E in San Giorgio 

.Maggiore di Venezia fecc in tefta d’ iinfc gran ftanza_. 
le nozze di Cana Galilea (2) a plief, che lii opera ma- 
ravigliofa per gr^ndezza, per numero di figure, per va- 
rieta d’ abiti, e,per invenzione. E fe bene mi licor- 
do, vi fi veggiono pid di ccntocinquanta tefte tutte va
riate, e fafte con gran diligenza . Al medefimo fufat- 
to dipignere da i Procurator! di S. Marco certi tondi 
angolari, che fono nel paJeo della libreria Nicena, che 
alia Signoria fu lafeiata dal Cardiaal Beflarione con un 
teforo grandiffimo di libri Greci. E perchbdeui Signo- 
l i , quando cominciarono a fare dipignere la delta libreria,

/  pr®J.

■ Jll doe i l  vento marino i
iri D i quejl9 gran quadr i Aelle no^ie di (Mna dlpinto da Maolo 

'f'ertnefe, trovo feritto in una poflilla a man^che^chi e ri£ '^ credt 
queflo quadra i l  pin bdlo d(l Mondo , £ ’ jlata intd^liato 
Gio, Bdtifia Vanni %
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Pi onore, owri 
ki fra i miVllori

sezia> Fimta r  
Lonfiderate le pittur! 

d’ oro al cc

ra

mIS
il quadro 
xc , fu quello 
pinte tre bel 
^ la piii bella ,

_U I N T A
jUo it^^ignendrf^^ ,unpre-
al o a il^ n o ; furono divifi .

Lttqll, f n e allora fuffero in Vej 
'dopP"feere ftace raoito bejK 

e’ detti quadri, fu porta j/ia 
lA a Paolino , come a colui > che 

eglio SOjjWi gli altri aver’ operate. 
e diede la*vVoria , ed ilpremiodeli’ bno- 
ov̂ 'T&"'3i)3jC)a V Mufica, nel qu*3l^ fpfio di- 

vani; una delleqSaii, che 
I5na an >Kan lirone da gamba, guar*

dando a*baflbif tnaaico d e ^  ftrumentoj e ftando con 
r  orecchio , ed attitudini della perfon^, e con la voce 
attentiffima al fuono. Dell’ alcre due, una fuona un 
liuto , e 1’ altra canta al libro. Appreflb allc donne h 
un Cupido fenz’ a le , che fuona un gravecembolo, di- 
rnoftrando, che dalla mufica ^afee amore , ovvero, che 
araore b fempre In compagnia della mufica, e perch6 
mai non fe ne parte, lo fece fenz’ ale. Nel naedefimo 
dipinfe Panj B io , fecondo i poeti, de’ paftori, con. 
certi flauti di fcor^e ĉ ’ alberi, a lui quart voti confe- 
crati da’ paftori, ftati vittoriofi neJ fu^nare. Altri due 
quadri fece Paolino nel medefimo Inogo, in uno  ̂ P 
Aritmetica, con certi filofcfi veftiti air antica; e neli* 
altro r  Onore, al quale, elfendo in fedi^, rt offeri- 
fcono facrifioj, e fi porgono corone reali . Ma percioc- 
che quefto giovane appunto in ful bello deli’ opera- 
re, e non arriva a trentadue anni, non ne dir6 al- 

paoia FarinatoXto per oia. fimiltnente Ycronefe Paolo Farinato,(t)
va-

peflillatore ferive in quejlo luo^o cost: „  P i  que- 
un grandijpnto dife^o  fatto con acquerellod’ 

belUqzay e poffo dire di non nver veduto 
i; 6> inteiido mhori valenti, che egli e 

3, to <raUntipmo • filtrove, che quefie poftille fono o d<̂ .
u d‘ alcuno detn^fuu fcuola, e J i  trovano in un ejemplare 

della libreria Qorjini,
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eflendO; 
Ite opei 

ella

f «̂ Tofite dipintore^SU quail 
ola Urfino, hfn^to 
■ incipali fono una 
i a frefco, e pietra'^ar var 
Melfer Antonio gentiluomo] 

famofidimo medico in tutta Eurj 
cUflimi in S. Maria in Organ 
in uno de’^quali b la ftoria^egl 
tro b , qu,a'ndo Coftantino Ittifceij' 
fanciulli innanzi per ucc’idell':/ e

to difceMo 
in Veron^- m2 

Fumanellj j coi 
le , fecondo chfl 

quella famiglia,
: e dueguadrlaran.-- 
cappell^pKl^ose; 

Innocentj^ nell’ al
l s ^  fa ̂ ortare molti 

del fangue
loro per guarire della lebbr^ Nella nic^hia poi della 
detta cappella fono due g r ^  quadri, rna pero minori 
de’ primi; in unij b Crifto, cbe nceve S. Piero, che 
verfo lui cammina Ibpra P acque, e nell’ altro il de- 
finare, che fa Gregorio a certi power!; nelle quali tut'» 
te opere, che molto fono da lodaie , fe un nutnero gran» 
diffimo di figure, fatte con»difegno, Audio, e diligen- 
za. Di mano del medefimo una tavola di S. Maiti- 
no, che fu pofta nel Duomo di Mantova, la quale 
«gU lavotb a concorrenza degli altri fuoPcompatriotti, 
come s’ fc detto pur’ ora. E que6o Tia il fine della Vi
ta deil’ eccellent^ Michele Sammichele, e degli altri 
vaienti uomini -Vercnefi , degni certo d’ ogni lode pec 
1’ eccelicnza dell’ arti, e per la nioita virtu loro?

VITA
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SODDOMA
LI PITTQRE,

S E gM uomifti conofcefl^o il loro ftato, quando la 
fortuna porge loro occafione di farfi ricchi, favo>porge

rendoli appreflb gU uomini grandi: ^ . fe nella giova* 
nezza s’ alfatica&ro per accornpagnare la virtCi con 
la fortuna, fi vedrebbono maravighofi etFetti ufcire dal
le loro azioni. Laddove fp^lfc volte fi vede il con̂ ra- 
rio avvenire, p?rdocch&; ficcome fe vero, che chi fi 
fida interamente della fortuna fola, reftalepid volte in* 
gannato; cosi#6 chiariflimo , per quello che ne moftra 
bgni giorno la fpetien^za, che anco la. vircii fola non* 
fa gran cofC) fe non accornpagnata dalla fortuna. Se 

’̂ ttla, etnio- Gio. Antonio da Verzelli, ( i)  come %bbe buonafortu- 
t o i ^ i o V ° 'na, avefle avuto, come, fe avefle ftudiato, poteva, 

pari virtu, non fi farebbe al fine della viia ftia, che 
fu fempre ftratta, e beftiale, condoctopazzamente nel- , 

. . .  la vecchiezza a ftentare miferainente. Elfendo adunquc 
fualneing-c.^^^' Antonio condotto a Siena da alcuni mercatanti, 
na, agenti degli Spannocchi, voile lafuabuona forte , o for-

fe cattiva che non trovando concorrenxa per un pezzo 
jffl quella Ci%^, vi iavoralfe folo, il che febbene gli

Vp %
GiomJttonlo fi^liuolo di Jacopo Maz^i da vergclle v il-  

la l6. da Siena, non da vereclli di Piemonte . Nella
pia%a di Siena e urh capvella, do9e t una tavola dipinta a frefca 
deL^Sad^oma,  in p i c \ ^ ^  quale e fcritto: In honorem Beatae Ma* 

' t l x  Vir°inis Jo* Antonius cognomento Sodema Senenfis Equss Co-.
rae/que Palatiniŵ faciebat y3b’.

    
 



Tom. V. c. 2(54 K    
 



    
 



V it a  d i  G io . A h t .^& tt o  h  So0 D6 M A ./j^5 j

fu di qualche utih?̂  gli fu fella fine <Ji darino ,pfercioci 
ch6 qnafi addormentartdofi/ non iftudidr m ai, ma la- 

Wor6 il piii delle fue J.ol|rpcr pratica. E fe pur ftu* 
ol6 un poco, fu folamefTO in difegnare le cof^di Ja* 
co^o dalla Fonte, (t) ch’ erano^in pregio, e poco al- 
tro. Nel Principio facendo mold titratti di natinutc  ̂
con quella fua maniera di coldriro accefo ggU
avcva recato di Lombardia, fece m olteJ^icizie in 
Siena, piil per clTere quel l̂angue araor*olilGmo de* 
forcflieri, chc perche fufle j)Uon pinb^e^^ r a  oltrc cid 
uomo allegro ,licenziofo, etineva altrmm piacerc, e fpaf- 
fo , con vivere pocooneftamepte; nel chd* fare, terocchi 
aveva fempre attqfno fanciulli, e giovarti sbarbati, i quali 
amava fuor di modo, fi acquiftd il foprannome di Sod- sueindlnaxu 
doma, del quale non che fi prendeffe noja, o fdegno, 
fe ne gloriava, facendo fopra clfo ftanze, e capitoli j 
cantandogli in ful liuto affai comodamente. DiletCofli 
oltre ci6 d’ aver, per cafa , di pid forte ftravaganti ani* 
m ail, taffi , fcoiattoU, bertucce, gatti mammoni, afinL 

jian i, cavalli, barbcri da correr palj j cUvaUini piccoli 
4ell’ Elba, ghiandaie, galline n*n^, tortore Indiane, 
ed altri si fatti ^nimali, quanti gli ne potevano venire 
alle mani. Ma oltre tutte qucfte beftiacce , aveva un 
coxbo, che da lui aveva cosi bene imparato a favella- 
re , che coftraffaceva in molte cofe Ja voce di Gio.
Antonio, e particolarmente in rilpondendo a chi pic* 
chiava la porta, tanto bene, che pareva Gio. Antonio 
flclfo, come beniffimo fanno tutti i Sanefi, Similmen- 
te gU altri ammali erano tanto doirrelVici , che fempre 
fiavano intoino altrui per cafa , facendo i plu ftrani 
giuochi, e i piu pazzi verfi del Mondo, di maniera , 
che la cafa di coftui pareva proprio 1’ Area di NoC.-

L 1Tonu V, Que;

l i t  Di Jacopo ia\ia Fontf /t e parlatO Mcl torn’ 3. a e. zp. fottg 
'mmt di Jacopo della Qiurcia, chi era il fuo vero nome, Vedi a (, 
6S> M5-'3̂ 7*
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Qucfto vivcre adunque, la  (!rattez?a della vita , e P , 
opere, c piccute:, cbe pur fbceva qua! cofa di buono, /  
gli facevano avere tanto noS|e fra’ Sanefi, do^ nelU/ 
plebe^e nel volgo ( perchM Genciluomrni lo corp* 
fcevano da vantaggjo^ ch’ egli era tenato appredg/di 
mein grand’ U9tno. jPerchfe effendo fatto Generale de* 

Suephtun nel Monte CVliveto, fra D/omenrcc* da. Lecdo
mona(ler(i:[ di LoTfabaFoo^^ andando 11 Soddoma a vifirarl0 a Monte 
MonttOlivtto, piiygjo jji ^hiufuri j luogo ptincipale di quella Rcli- 

gione, lontall̂ ^  d a ^ iena migUa  ̂ feppe tanto dire, 
e pcrdiadere, cW gli fu dito a finite le ftoric deila^ 
vita di 8. Berftdetto» delle quali aveva fatto parte in 
una facciata Luca SignorelJj da Cortojia;, la quale ope» 
ra egli fini per aflai piccol prezzo^ c per le fpefe, 
ch’ ebbe egli , e alcuni garzotiL> e  peftacolort^ che gli 
ajutarono . Nfe fi potrebbe dire lo ^alTo  ̂ che menrre 
iavord in quel luogo, ebbeso di< lui que’ padri,  che lo 
cbiamavano il Mattaccio, nb Ic pazzie, che vi fece< 
Ma tornando all’ opera, avendovi fattc. alcune ftotie, 
tirate via di pratica fenza diligenza, c. dolendofene il 

Chiamato da *1 Ma^taccio, che lavotava a. capricci,
^uJMonad tl c chc il fuo pcnnello ballava fecondo ili fuono de' 
mattacdo, nafi, e chc fe voleva Ipender piu, gli badava P ani- 

Hvo di far molto meglio ; perch  ̂ avendoglt promeffb 
quel Generale di meglio volerlo pagare pCT 1’  avvenire 
tece Gio. Antonio tre ftorie, che redavaoo a ferfi nc? 
cantonr, con tanto pid Audio, e diligenza, che non 
aveva fatto T altre , che riufcirono raolto migliori. In 
una di quelle fe, quando S, Benedetto fi parte da Nor- 
c ia , e dal padre, e dalla niadre per andare a Audia- 
re a Roma: nella feconda quando San Mauro, e San 
Placido fanciulli gli fono dati, c offerti a Dio daipa- 
-dri loro: e nella terza, quando i Gotti ardono monte 
Cafino. In ulticpo fece coAub, per far difpetto al Ge« 
neiale, ed ai M onad, quando Fioreazo prete, e ne«

mico
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mico di S. Benedetto, condufle intorno al mpnaftero 
di quel fant’ îomo mo'lte i^eretrici a ballare, e cantare 

tentare la bonti di que’ padri; neiia quale ftaria 
Soddoma, ch’ era cosi nel dipignere, come ndi’ al- 

.tre fue azioni difonefto , fece un balh di fenimine^ 
jgnude, difonefto, e bmtto aflTattp. E perchd non 
larebbe ftato lafciato fare, mer>tre lo lavoj;i5 , non voi
le mai, che niuno de’ Monad ^eddfe'. ^operta dan* 
quc, che fu quefta ftoria, -la voleva U Generale gettar 
■ per ogni modo a terra, e levarla v l? ; ma il Mattac- 
cio dopo molte dance, vedendo quel padre ifl collera 
livefti tutte le femmine igrtude di quell’ opera, che^ 
delle migliori, che vi fiano ; fotto h  qual-i ftorie, fecc 
per ciafcuna due tondi, e in ciafcuno un frate, pec 
farvi il numero de* Generali, ch’ ave.va avuto quella 
Congregazione. E  perchfe non aveva i ritratti natura' 
li j fece il Mattaccio il piS delle teftC a cafo^ e in al- 
cune ritraffe -de’ frati vecchi, che allora crano in quel 
■ monattcro, tanto che vennc a fere qudla del dctto fra 
•Domenico da leccio,-ch’ era allor» Generale., come s* 

detto , c il quale gli faceva fare quell' opera # Ma 
perchi; ad alcune di iquefte tefte eraro ftati cavati gli 
occhi, altre crano ftate -sfregiatej frate Antonio 
iivogli Bolc^nefe le fece -tutte levar via -per buoneea* 
gioni. Mcntre dunque, -che il Mattaccio faceva quefte 
ftorie, eflendo andato a veftirfi 11 Monaco jin Gentiluof 
jno Milande, ch’ aveva una cappa gia'Ua con forni- 
■ menu di cordoni neri, -come -ft ufava in quel tempo ; 
vcftito che cold fu .da Monaco^ -il-Generale doo6 la 
tdetra .cappa al Mattaccio, -ed egli con elfa indoflfo fi 
jtitrafle .dailo fpeccbio -in una .di quelle ftprie, dove ^  
'Benedetto, quafi ancor fenciuHo, miracolpfetn^ce 
fODcia, c rejntegra il capifterio , ov-vero-valToio della 
fua balia, ch’ ella aveva -rotto; e a pi^ del -ritratto vi 
/ece il c.orbo, -una bertuccia , ed akri-fiioi

L 1 a • FU
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(Finita queft’ opefa dipinfe nel refettone del monaftero 
di S. Anna, luogo del med^mo Ordine,e lontano da 
Monte Oliveto cinque la ftoria de’ cinque
ni, e due pefci, ed altre figure; la qual’ opera forhi- 
ta , fe ne tomb a Sieda, dove alia PotHerla dipinfe a 
frqfco la facciata della cafa di M- Agoftino de’ Bardi 
SaTiefe , nella quale crano alcune cole lodevoli , ma 
.per lo ptuYono ftate confumate dall’ aria, c dal tem* 
po. In quel m en^ capitando a Siena Agoftino Ghi- 
g i, ricchiffimo,"e'Tamofo tiercante Sanefe, gli venne 
conofciwto, e pierle fue pazzie, e perch  ̂ aveva nomcdi 
buon dipintore, Gio. Antonio; perch6 menatolo fcco a 
R om a, dove allora faceva Papa Giuli« II. dipigncrenel 

Vaticano le catncre papali , che gia aveva 
laî oVatisano. i^tto murare Papa Niccolo V. ii adoperd di maniera 

col Papa, che ancoa lui fu dato da lavorare. E  perchc 
Pietro Perugino^ che dipigifeva la volca d’ una camera > 
che t  alJatoa torre Borgia, lavorava come vecchio , ch’ 
egli era, ada^o, e non poteva, com’ era ftato ordi- 
nato da pritna, m#tterc niano ad aJtro; fu data a di-' 
pignere a Gio. Antorffo un’ altra camera, che h ac* 
canto a quella, che dipigneva il Parugino. MefTovi 
dunque tnano, fece 1’ otnamento di quella volta di cor* 
nici, e fogliami, e fregj; e dopo in alcuiy tondi gran- 
di fece alcune ftorie in frefco affai ragionevoli.. Ma 
perciocchi quefto animale, attendendo allefue beftiuo- 
Je, e alle baje, non tirava il lavoro innanzi; effendo 
condotto Raffaello da Urbino a Roma da Bramante ar- 
chitetto, e dal Papa conofciuto quanto gli altri avan- 
zafle , comandb Sua Santiti , che nelle dctte catnere non 

E ‘ ficen̂ iatoSal̂ '̂fora.fCe pib nb il Perugino, ni Gio. Antonio, anzi 
lavoro, che fi buttafle in terra ogni cofa. Ma Raffaello, cb’ 

era la fteffa bonc4 , e modeft|a, lafcib in piedi tutto 
quello, che aveva fatto il Perugino, ftato giA fuo mae* 
f̂tro; e"del Mattaccio non guaftd fe non il npieno, c

* Ic
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le figure, de’ tondi, e de’ quadri, lafciando le fregia-
ture 5 e gli altrl ornamend, che ancor fono intorno
l\le figure, che vifece Pfeffijello, le quali furonolaju-
ftizia, la Cognizione delle cofe, la Poefia, e la Teo-
logia. Ma Agoftino, ch’ era galantuomo, fenza aver
rifpetto alia vcrgogna, che Gio* Antonio aveva rice-
vuto, gli diede a dipignere nel fuo palazzo di TraRe-
vere, in lina fua camera principale, che rirpopide‘nella-̂ .̂*'‘’''^^''r^‘':
fala grande, la floria d’ Aleffandrc^ quando.,^a a fu o fa l^ o ‘dk
mire con Rofana; nella quale opera j -oltre all’ altre fi- Trajievere,
gure, vi fece un buon numero d’ An»ri ; ajcuni de’
quali diflacciano ad Aleflandro Ja corazza ; altri gli
traggonogli ftivaM, ovvcro calzari: altri gli levano I’elmo,
€ la vefte e la rallettano: altri Ipargono fiori fopra il lettoj 
ed altri fanno altri ufficj cosl fatti. E  vicino al cam- 
mino fece un Vukano, il auale fabbrica feette, che al- 
lora fu tenuta affai buona, e lodata •opera. E fe 'il 
Mattaccio, il quale aveva di baoniflimi tratti, ed era 
molto ajutato dalla Natura , avefle attefj> in quella di- 

•fdetta di fortuna, come averebbe fa;to ogni altro, agU 
ftudj, averebbe fatto grandiflSm<f frutto. Ma egli ebbe 
iempre I’ animo 9.11s baje, e lavoro a capricci,di niuna 
cofa maggiormente curandofi, che di veftire pompofa- 
mentCj pogiando giubboni di broccato, cappe tutto  
fregiate di telad’ oroj cuffioni ricchi/fimi, collane, ed 
altre fimili bagatrelJe, e cofe dabuffoni, e cantamban- 
chi; delle quali cofe Agoftino j al quale piaceva quell’ 
uraote, n’ aveva il maggiorc fpalfo del Mondo. Ve- 
nuto poi a mone Giulio II. e creato Leone X . al qua
le piacevano ccne figure ftratte , e fenza penfieri , 
com’ era collui, n’ ebbe il Mattaccio la maggior* al- 
legtezza del Mondo , c maflimamente volendo male a 
Giulio, che gli aveva f^tto quella vergogna. Perch6 
melfofi a lavorare per farfi cognofcere al nuovo Pon» 
tefice, fece in un quadro una Lucrczia Romana ignu-

da,
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^ a, che Cl dava eon un pugnale. E perch^ h  fortuna 
ha ctJra de’ matti, ed ajuta alcuna yolta gli (prnfcra- 
ti) gli venne fatto un belliiIi«io corpo di Fetnojina^cd 
4ina telJav, che Fpirava j  Ja -quale op?ra finita , per 
^nezzo 4 ’ Agoftino Ghigi, ch’ aveva ftretta fervitti col 

VonS un fuo Papa, la don6 a iua Santita, dalla quale fu fatco Ca- 
^ ^ eL ^ lo‘fece ® riojuncrato di cosi bella pittura; onde Gio.
^va litre .*  Antoslip, parendogli elTcre fatto grand’ uomo, corain* 

ci6 a volerc piii lavorare, fc non quando era cac- 
fiato daill neceflit5 » Ma jllendo andato Agoftino per 
alcuni lyoi'*ne|pzij a Siena  ̂ ed avcndovi menato Gio. 
Antonio, .nel dimorare Ik fu forzato, eflendo Cavalisre 
fenza cntrate,'metterfi a dipignere, ^cosl fece una ta- 

Tavola in San y o h  f dentrovi un Crifto depofto di croce, in terra la 
Frane(fco disU'r.oRrz Donna tramortita » e un uomo armato , che 
”'** '  vokando le fpalle, moftra il dinanzi nel luftro d’ una

celata, che ^  io terra, lucsda come uno fpecchio; Ja_» 
quale opera, che fu tenuta, ed dellc migUori, chc 
mai faccfle cqftui, fu pofta in S. Francefco a man de- 
ftra , entrando in ^Chiefa. Ncl ehioftro poi, che fc » 
lato alia detta. Chief# , fece in frefco Crifto battuto 
alia Golonna, con mold Giudei d’ inforno a PUato, e 
con ;un ofdine dj colonne tirate in prolpettiva a luip 
di corcine; nella qual’ opera ritrafle Gio^ Antonio fc 
fteffb fenza barba , ciofc rafb, e con i capelli Junglii, 

^Altrilavori in come fi portavano alJora. Fece non molto dopo al 
qucllaCitta- Sig. Jacopo Scfto di Piombino, alcuni quadri , e  ftan- 

-dofi con effo Jui in detto luogo, alcun’ alcre ,CQfe in 
.tele; onde col mezzo fuo, oltie a mold pnefenti, c 
cortefie , ch’ ebbe da lui, cawb della fua Ifola fieir 
Elba mold animalipiccoli, di quelU che produice quell’ 
Ifola, i quali tutti condufle a Siena, Capitando poi a 

pitturea frefco Jfiprfinza un Monaco de’ .Brandolini Abate del mona- 
“f'/lcro di Monte Oliveto} oh? fc fuori della porta di ,S. 

Awno , gli fece dipignete a frefco jieila £rcciata^^del    
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refettorio alcune pitture. Ma perch^# come ftracuratd 
le fece fenz.i ftodio, rUifcirana si fatte, che fu uccel* 
lato, e fatto befFe dell^ fue pazzic da coloro y che 
afpettavanoj che dovefle fare quaJche opera ftraordma- 
ria. Mentre dunque , che faceva queir operaavendo 
menato feco a Fiorenza un czval bzrbe>^a, lo a. finff 
correre il palio di S. Barnaba , e come voile la i 
corfe tanto tneglio degli altri, che lo gt»adagn6i<ondej4/po|>ole. ^ 
avendo i fanciulU a gridare , come fi coftuma Jlm^ro al

padnpalio, e alle trombe , il nome, o ccJ^nome ddl padrone 
del cavallo, che ha vinto, Vu dimandat^ ^io. ^ntonio 
che nome fi aveva a gridar^, ed avendo eglt. rilpoftdi 
Soddoma, Soddoq[ia, i fsnc'mlli cost gridavano* Maj. 
avendo udito cosl Iporco nome certi vecchL dabbene co- 
minciarono a fame rumofe, e a dire: Che porca cola, 
che ribalderia 6 quefta, che fi gridi per la noltxa Cittll 
co<;i wituperofonome? Di m«niera, che .maned poco, Jc» 
vandofi ilruroore, che non fa dai fanciulU,c dalla plcfae 
lapidato il poveto Soddoma , e il cavallo, e la bertuccia ,
(he aveva in. groppa con ielJb lui. Coftu* avendo nello 
fpazio di molti amri raccozzati noltt palj, fiatt.aque.' 
fio mode vinti t fuoi cavalli, n’ aveva una vana> 
gloria fa maggior del Mondo, e a cbiunque gli capita- 
va a pafa, eli moftrava, e fpeffb Ipeflb nc faceva mo- 
ftra alle fineihe. Ma per tornare alle fae opece, di-
Iimfe per fa Compagnia <ti S.̂  BatHano in C ^ o J i a , dopo r .  
a Chiefa degli Uifliliati, in tela a olio, in un gonfa- Ucompagnta 

lone, che fi porta a proceffione, un S. Baftiano ignu- dis' BajHane, 
do, legato a un albero,- che fi pofa in fu la gamba 
delira, e fcortando con la finiftra ,  alza la tefta vcrlb 
un angelo, che gli metre una corona in capo j la qua
le opera d veramente bella, e molto da lodare. Nel 
fovefcio h la noftra Donna col ligl uolo in biaccio, e 
a balfo S. Gifmondo, S.*Rocco, e alcuni batiuti,con 
Je ginocchia in Terra, Dicefi, che alcuni mercatanti

Luc-
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Luccbeli vollcro ^are agli uotnini di quella Compa* 
Prt{^ oferta gtiia, per avere queft’ opera, trecento fcudi d’ oro; 
da mercantiiuc-e noti 1’ ebbcto 5 pcrchc colqro non yollero privarc la 

compagnia, e la Citt^ di si rara pitcura. E nel 
" vero in cerce cofc j o fufle lo ftudio, o k  fortuna, o il

cafo, fi portd il Soddoma roolto bene; ma di si fafte 
 ̂ . nekfece pochiflime « Nella fagreftia de’ fraci dd Carmi*

î ĵn quadto di mano del medefimo , nel quale e una 
pt / n noftra Donnai con alcunebalie, moltobei-

la : e in Ibl canto ,*vicino alia piazza de’ Tolomei, fe
te  a frgfco^p|r V arte de** calzolai, una Madonna coi 
iigliuplo in braccio, S. Giovanni, S. Franccfco, S.Roc- 
■ co, e -San Crefpinoavvocato .degli liomini di quell’ 
•arte, il qiiale ha una fcarpa in mano; nelle telle delle 
tquali .figure, e nel refto fi port6 Gio. Antonio benif* 
iim o. Nella Coropagnia di §# Bernardino da Siena,ac- 
•canto alia Chicfa di S. Francefco, fece coftui, a concor- 
a-enza di Girolamo del Pacchia, pittore Sanefe', e di 
tDomenieo Becpafumi , alcune fidrie a frefco, cioi la. 
‘prefentazione*deIla Madonna al xempio; quando ellav^ 
a »vifitare- Santa Etifafeetta; da fija aflunzione ; e quandq 
-c coronata in xield.. Ne i canti dell^ medefima Cofn«< 
pagnia fece un Santo in abito efpicopale, S* .Lodovi- 
■ CO, e S. Antonio da Padova; ma la meglio figura di 
tutte-b uo S( Francefco, che llando in pidUi alzalate*; 
fta up :alto;,i guardando un. angioletto, il quale, pave, 
che faccia fembiante di parlargli; la fefta del qual S. 

'xri Siena r^i Prancefco b veramente maravigliolaNel pakzzp de’ 
gfjirMo. * Signori dipmfe fitnilmeme in Siena in un falotto alcuni 

tabcrnacojini pieni .di colonne, c  jdi puttini con aim 
ornamenti; dentro ai quali tabernacoli fonp diverfe fi- 
gu rc jin  uno  ̂ S. Vittorio armato all’ antica con la 
fpada. in. mano, e vicino.a lui nel medefirno modo 

. Sant’ .Anfano, che battezza nlcuni, e in un altro e- S, 
Benedetto, che. tutti fono molti bejii. JDa balfo in dec-

tb
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Wtrk t>\ Cio. Ant. dexto il Soddoma.
to pala ẑo 5 dove fi vende il fale dV'nfe un Crifto • 
che rifufcita, con alcuni foldati intorno al fepolcro, e 
due angioletti , tenuti i^lle tcfte affai belli. Paflando 
piii oltrc, fopra una porta t una Madonna col figUuo- 
lo in braccio, dipinta da lui a frefco, e due Santi, A 
S. Spirito dipinfe la cappella di S, Jacopo , lacjualegli 
feccro fare gli uornini della tiazione Spagnuola jcbrfvi 
hanno la loro fepoltura, faccndovi un jnaipagine^ no- 
ftra Donna antica, da man deftraS. Niccok jRiToleiv- 
tino, e dalla finiftra S. Mî Ĵ ele Arcangelohe ucddc 
Lucifero. E fopra quefti, in un meitzo %oi^, «fcce la 
noftra Donpa, che mctte iivloflb 1’ abito facerdotale a 
un Santo, con akuni angelj a.tfcrno. E fopra tutte que- 
fte figure, Ic quaJi fono a olio in tavola, nel mezzo 
circoio della voJta, dipinto in frefco S, Jacopo arnsato 
fopra un cavallp, che corre , ii tutto fiero a impugna- 
to la Ipada; e fotto effo f«no molti Xurchi tpprti, e 
feriti. Da baffp poi pe’ fianphi dell’ altare fono dipinti 
a frefco Sant’ Antpnio abate, e un S. JB̂ ftiano jgnudo 
alia colojina , che fono tenute iiflai jbuone ppere. Nel puoms, 
Duomo della mcdelima Qitt ĵ eiftrando ia Chiefa , a  
man dcftra ,̂ .difua inano a un'altareunquadro a olio, nel 
quale d la np̂ ra Donna col iigliuplo in ful .ginocchio,
S. Giu^ppo ,da cm lato^ e dalf aJtro San iCaliflo, la 
quai* opera e tenuta anch’ efla smoUo belli ̂  perchi £ 
vede, .che il iSod:donii nel CQjorida usd nioljto pid diii- 
genza., cbcnon foleva nejle fue cofe. Dipinfe ancora gare da morti 
per la Compagnia, della Trinity una bara da potx.ax dalui dipime* 
morti alia Icpoltura, c:he fu belUffima : e un’ aitra ne 
fece alia Dompagnia della Morte, che k tenuta la piii 
bella ,di .Siena; e io credo, ch’ ,ella:fia ja piu bell.a, che 
fi polfa tiorare, percĥ  oltre all’ eflere veranjente mol- 
toda lodare, fade yoke fi fgnno fare fiimli cofe ,con 
fpefa, o molta diiigeoza.*NellaChiela di S. Domenico, 
alia cappella di Santa Caterina da Siena, dove in un ta- 
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i>ernaco]o t  la t^ a  di quclla Santa, lavorata d’ atgen- 
to , dipinfe Gio. Antonio due ftorie,che mettono in mez
zo detto tabernacolo. In una*6 a man deftra quando, 
detta Santa , avendo ricevuto le ftimate da Gesti Cri- 
fto, che 6 in aria, fi fla tramovtita in braqcio a due 
delle fue fuoire, cbe ia foftengono; la quale opera 
coWidcrando Baldairarre Petrucci, (r) pittore Sanefe, 

'J êttihea Imi- dilfeSMjljc aveva mai veduto niuno efprimer meglio 
gli aSerlLdi perfon^ tramortite, e fvenute , ne piii fimi- 
ii al v e ro ^  qiiello, che aj?eva faputo fare Gio. Anto
nio . E ^ ie i^ r*  h cosi, come oltre all’ opera ftefla, fi 
pu6 vedere nel difegno, che n’ ho io di mano del Sod- 
doma proprio, nel noftro libro de’ difegni. A man fi- 
niftra neil’ altra floria quando P angelo di Dio por
ta alia detta Santa P Oftia della Santiffima Comunio. 
ne, ed ella, che alzando' la terta in aria vede Gesti 
Crifto , e Mawa Verging, mentre due fuore fue^ 
compagne le ftanno dietro. In un’ altra ftotia , che 
h nclla facci^a a man ritta, ^ dipinto un fcellerato, 
che andando a eflgre decapitato, non fi voleva ‘ con* 
vertire, n  ̂ raccomandarfi a Dio, di/perando della mi- 
fericordia di quello; quando pregando pet Jui que/la 
Santa inginocchioni, flirono di maniera accetti i fuoi 
prieghi alia bont4 di D io, che tagliata 1̂  tefta al rco, 
li Vide' P anima fija falire in cielo : cotanfo polTono 
appreflb la bonta di Dio le pregbiere di quelle fantc 
pe.iboe, che fono in fua grazia ; hella quale ftoria, 
dice 6 un molto gran numcro di figure, le quali niu- 
■no dee maravigliarfi, fe non fono d’ intera perfezionc; 
imperocchfe ho intefo per eofa certa , che Gio. Anto
nio fi era ridotto a tale, per infingardaggine, e pigri- 
z ia , che non faceva n6 difegni, nb cartoni, quando 
aveva alcuna cola fimile a lavorare, ma fi riduceva in

n»
W Cioi Baldajar F eru^i» H (ui J tp u i ved(r la yha nel tern. 3. a 

cart, 52V,
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ftiiP opera a difegnare col pennello Topra la calcina 
ch’ era cofa ftrana, nel qual modo (i vede eflere ftata 
da lui fatta quefta ftori^ II niedefimo dipinfc ancora 
r  arco dinanzi di'detta cappella, dove fece un Dio 
Padre. V  altre ftorie dclla detta cappella non furono 
da lui finite» parte per fuo difctto , che non voleva 
lavorarc fe non a capricci, c parte per non efTerj^a,- 
to pagato da chi faccva fare quella cappella ifirilTr-i a 
quefla h un Dio Padre, cUe ha fojjCo una ’\iKgine an- 
tica in tavola, con S. Doqjenico, S. Gifm y do, San 
Baftiano, e S. Catcrina. In S. AgoftinOdl^nf# in 
tavola, che b nell’ entrare. in Chicfa a man ritta, V'jgofina“ 
adorazione de’ Magi, che fu tenuta, ed b buon’ opera, 
perciocch^, oltre Ja noftra Donna, che b lodatamolto,
6 il primo de’ tre M agi, e certi cavalU, vi b una te* 
fia d’ un pallore fra due arbori, che pare veramente X  
viva. Sopra una porta delTh Gittk, detta di S. Vienno 
fece a frefco in un tabernacolo grande la Nativity ‘  *
Gesii Crifto, e in aria alcuni angeli : ^ nell’ arco di 
<juella un putto in ifcorto bellilfimQ, e con granrUic- 
v p , il qual .vuole moftrare, che*il Yerbofe fattocarne.
In queft’ opera litraffe il Soddoma con la barba, 
eileudo gi4 vecchio, e con un pennello in mano,, il
Sjuale h yolfo verfo un breve, che dice: Feci. Dipin- 
e fimilwente a frefco in piazza, a piedi del eapvdU

la cappelia del Comune, facendovi h  no^ra DomadtiComlne  ̂
col figliuolo in coBo, ibflenuta da alcuni putti, Sant’
Anfano, S. Vittorio, S. Agoflino , e S. Jacopo . E fo* 
pra, in un mezzo circolo piramidale, fece un Dio Pa
dre, con alcuni angeli attorno , nelJa quale opera Ci 
vede, checoftui, q̂ uando la fece, qomindava qpafi a 
non aver piu amorc all’ arte, avendo perduto pn certo i J ^ \ .  
che di buono , che folera avere hell’ etA migliore, me- 
diante il quale dava una*certa aria alle teftc, che 
It faceva filler bcllc> e giaziofe , E che cid ;fia vero /

M m 2 • banqp
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Iianno altra grazia ,.e altra maniera afcune opert, cfie 
fece molto innanzt a quefla, come fi pu6 vederc fo- 
pra la Poftierla in an rouro a frefco j fopra la porEadel 
Capitano Lorenzo Marifcotti, dove un Crifto morto, 
che in grembo alia madre, ha una grazia , e diviniti 
maravigliofa. SimiJraente un qoadro a olio dl noftra 
Dcaima j ch’ cgli dipinle a Meffer Enca Savini dalia 
CoftaMiIla . h molto lodato, e una tela, che fece pet 
Affueroibttori da S. Martino, nclla quale b una Lu- 
crezia R c^ana, clfe fi fejifce j mentre tenuta dal 
padre, e cfSyii#rito, fatti con belle attitudini, e bella 
grazia cfi tefte* Finalmente j/edendo Gio. Antonio, che 
la divozione de’ Sanefi era tutta volta*alla virtu,eope- 
re eccellenti di Domenico Beccafumi j e non avendo in 
Siena nb  cafa > n b  entrate} e avendo gilt quafi confuma* 
to ogni cofa , e divenuto vecchio * e poverj>, quafi di- 
fperato fi parti (Ja Siena » c He n’  andd a Volterra. E 
come voile la fua ventura y trovando quivi Meflet Lo
renzo di Galcotto de* Medici» Gentiluomo ricco , ed 
onorato, fi comincj6 a ripararc appreffo di lu i, con« 
animo di ftarvi lungaqiente» B  cosi diroorando in cafa 
di lui, fece a  quel Signore in una teJa»ii carro del So
le , il quale elfendo tnal guidato da Factontc , cadde 
re l Po. Ma vede bene, che fece quel^opera pet 
fuo paflatempo, e che la tirddi pratica, lenaa penfarc 
a cofa neiTuna, in modo b ordinaria da dovero, e po- 
co confiderata. Venutogii poi a noja lo flare a Volter
r a , e in cala di quel Gentiluomo, come colui, cb’ era 
avvezzo a eflere libero, fi parti, c andolfenc a Pifa, 
dove per mezzo di Batifla del Cervelliera, fece a M. 
Bafliano della Seta, operajo del Duomo, due quadri, 
che furono pofti nelia nicchia dietro all* altare maggio- 
re del Duomo, accanto a quelli del Sogliano, e del 
Beccafutni. In uno ^ Criflo nibrto, con la noflra Don- 
pa, e con J’ altre Marie; c nell’ aicro U facrifizio d*

Ah-
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Abramo} e d’ Ifaac fup , figjiuolo,'Ma perchfe quefti 
quadri non riufcirono molto buoni, 11 detto opcrajoj 
che aveva difegnato fargli fare alcune tavole per Ja 
Cbiefa, Jo licenzib; conoJcendoj clic gli uooiini  ̂ chc 
non iludiano, pcrduto cJj ’ hanno in vecchiezza un ccr- 
to clie di buonoj che in giovanezza avevano da natu»> 
ra, fi rimangono con una pratica, e maniera ^ p i i i  
volte poco da lodare. Nel mcdefimo tem p^^iff Gio.
Antonio una tavola, ch’ egU aveva gi4 conjpciata a_» 
olio per Santa Maria della Spinal facendow la noftraj.̂ ^̂ /̂
I)onna col figliuolo , iq coflo, cd inna«z/T Igi g^BOC'Maria ieU». 
chioni S. Maria Maddalenn*. e S Caterina > e titH 
lati S. Giovanni^ S. Baftiano, e S. Giufeppo, ncHti  ̂
quali tutte figure fi portd molto meglioj che ne* due 
quadri del Duomo. Dopo non avendo pid fhe fare *
Pifa , fi condufle a Lucca , dove in S. Ponzianoj in Lue^
de’ frati di Monte OUvetoy gli fece faj:e un Abate C\xo^„tgU OUve- 
conofcente una noftra Donna » al faliredi certe fcalecber<»«i» 
vanno in dormentorio; la quale finita, firacco, povero>
,e vecchio, fe ne tornd a Siena, dove non viflTe poi molto j 
perchfeammalato.pernon avereiv^cVilo goveroaffe»n^ 
di che effere goiipxnato, fe n’ andb allofpedal grande j . 
e  quivi fini in poehe fettiraane - il corfo di fua vitai^J^”   ̂ /pedal 
Tol/e Gio. Antonio, eflendo gioVane, cd in biioq- cre-^rW*. 
dito, moglii in Siena una fanciulla nara di boniflime 
genti, e n* ebbe il primo anno una figliuola; nia poi 
venutagii a noja, perch^ egii era una befiia, non Ja 
voile inai pib vedere; ond’ ella ritiratafi da fe , vilfe 
fcoipre dcUe fue faiiche , e dell* entrate della fua dote ,
{ lortando con lunga, e molta pacienza le beftialita, e 
e pazzie di queVfuo uomo , degno veramentedel nome 

di Mattaccio, che gli pofero , come s’ i; detto , que* 
padri di Monte Oliveto. II Riccio Sanelc fi}di{cepo-^i"»f,.

Ill Bartolommeo "Neroni, detto per fopraname mafiro Riccio Sene- 
f t , fu  mhitetto , * pittort,  1 1‘ opere Jue furono intagUatt in Ramt
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lo di Gio. Antonio, e pittore aflai pratico, e valent?, 
avendo prefo per moglie la figliuola del fao maeftro, 
ftata rnoltobene , e coftumatawente daUa madre alle- 
vata , fu erede di tutte le cofe del fuoccro attenenti 
air arte . Quefto Riccio, dico il quale halavoratdmol- 
te operc belie e lodevoli in Siena, ed altrove, e nel 
Duiimo di quella Citt^, entrando in Chiela a man man- 
ca , OT^appella lavorata di ftucchi, c di picture a fre- 
fco; fi fta»ggi ■ in Ijicca , dove ha fiitto, e fa tuttavia 
inolte opefe belle, e lodevoji. Fu fimilmentc crcato di 

• , . .  Gio. Alifon5\  un giovarie, che fi chiamava Giomo (i) 
flffaoaUievo» Soddoma; ma perchd itiori giovane, ni potette da- 
" ■' re fe non piccol faggio del fuo ingegno, e fapere non

accade dime altro, Vifle il Soddoina anni 75. cmotil’ 
anno 1554,

VITA

’(la Andrea Andriani Mantovano. P t ii  i l  xdldinucci Dee. t ,  part- 1 ;  
fee. 4._ a eart. 76* *1/ P . Orlandi, che frequentemente prende degli tba-. 
g l i ,  dice, che quejlo Riee'to^u fuocero del Soddoma, quando per lo 
edntrario U Soddoma ̂  fuocero del Riccio .
,  ̂ fil Giomo,  ciol Girolamo • AbeeedariG pittorico e chiamatd

-Girolamo del Vacchia, come lo cfi'iama Q'lorgio y-afari poco fopra it* 
^uef(a fteffa vita a cqrtt
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D I B A  ST  I A n \)
M T T O  ARISTOTILE

D A  S A N  G A L L O  

PITTORE ED ARCHITETIO HORfNT,

O XJando Pietfo Peragino, gik vecchio j dipigneva h  
tavola dell’ altare maggiore de’ Servi in Fioren- 

za, un nipote di GiulianojC d’ Antonio da Sangallo, 
chiamato Bafliano, fu accgncio fcco a imparare T ar 
te della pittura. Ma non fu il giovan^tto ftato molto 
col Perugino , che veduta in cafa Medici la maniera 
d̂i M’.chelagnolo nel cartone della fala di cui fi 6 gi^ 

*tante volte favelJato , ne reftdsi^mmirato, chenon voi
le pid tornare a bottega con Piero, parendogli, che la 
maniera di coJuP, ( i)  appetto a quella del Bonatroti, 
fulTe fecca, minuta, e da non dovere in niun modo cf- 
fere imitat*. E perch^ di coloro, che andavano a di- 
pignere ii detto cartone j che fu un tempo Ja fcuoladi 
chi voile atrendere alia pittura, il piii valcnte di tutti 
eta tenulo Ridoifb Grillandai, Baftiano fe lo elelTe per 
amico per imparare da lui a colorire, ecosi divenncro ami- 
cilTimi. Ma non lafciando percid Baftiano di attendere al 

. detto cartone, e fare di quelli ignudi, ritralTe in un carconet- 
to tutta infierae V invenzione di quel gruppo di figu

re ,

111 La maniera di Pietro Veruglno era fecca per fe iftedefima fen-̂  
%a metterla a eonfronto eon la maniera grande,  fiera , * terrmlt del 
Bonarreti,

’̂ tfiiano difcea.
y 5/o di Piero 
Perugino,

LafciS Pietro 
per ftudiare fo-m 
pra tl cartone 
di Mithelagna-.

Suo difegno <5 
detto eartene.
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re, la qual4 niuno di tanti,che vi avevano lavorato, 
av^jjfmai difegnato interamente.E per^hfe vi attcfecoa 
qi^mto Audio gli fu mai pcffijjile, nc fegut, che poi 
acfl ogni propofito leppe render cotHO delle foriC, at* 
titudini, e mufeoli di quelle figure , e quali erano flats 
le cagioni, che avevano moflb il Bonarroto a fare alcu- 
ne^ofiture difficili. Nel che fare, parlando egli con 
graj^tl, adaeio, e fentenziolainente, gii fu da una fehie- 
r^ di vr^ofi artefici pofto il foprannome d’ Arifloti* 

O/tde avefTe il gli *ftettc anco tanto meglio, quanto pa-
un anti Jo ritratto di quel grandif- 

flotiU. fimo fijftfofo, e fegretario, della Natura, egli molto 
il fomigliaire, Ma per tornare al carionetto ritratfoda 
Ariftofile, egli il tenne poi fempre cosi caro, chc sf- 
fendoandaCoa male T originals del Bonarroto ,nol voi
le mai dare n$ per pvezzo, per altra cagione, xih 
lalciarlo ricrarrq, anjti nok moftrava, fe non corner 
le cofe preziofc fi fanno, a i p il cari amipi, e per fa- 
vore.Queflo difegno poi 1’ anno 1 542. fu da Ariftotcicj 

_  a perfuafione Mi Giorgio Vafari fuo amicifliipo, ritrat*
dipinĴ Ân̂ un quadto a*olk) aH chiarolcuro, che fu manda*

d Wio to-, per mezzo di Monfignor Gipvio,*al Re Francefco 
. in ^  prancia, the 1’ ebbe carilfimo, e ne diede picmio 

franeia* ^jporato al Sangallo. E  ci6 fece il Vafarj, perch  ̂ fi 
confervalTe la meijioria di quell* opera, (2) attefo che 
le carte ageyolmentc vannd male. E  peicbi ft dilettd 
dunque Anftotilc nella fua giovanezza, conre hapno 

sidileithd’ nr. fatto gli altri di pafa fua , dells cofe d’ arclVitettura, 
fhitettura, attcfs a tnlfurar piante di edifizi,e con rnplta dihgen- 

2a alle cofe di profpettiva. Ncl che fare gli fa di 
gran comodo un fuo fratello, chiamato Gio. francefco 
il quale, come arch^tectore, attendeva alia fabhrica di

S. Pie*
III S‘  ̂i'f fita, porta pn altro motivo di mffio f)~

pMnotne.
JbI Tuttavia di guejlo cartoae non rimangono fe non foth^me fi

gure intagUate in rame da .Marcantonlo, c rijatte poi da akri.
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S. Piero fotto Giuliano Leni provveditore. Qtq. Fran-
ccfco dunque avendo tirato a Roma Ariftotilej'>>&r-
vendofcne a tener conti in un gran maneggio , A c
aveva di fornaci, di cal^ne, di lavori, pozzolane,|e
tufi j che gli apportavano grandillimo guadagno , fi ftet-
te un tempo a quel modo Baftiano Icuza far* altro , .
che difegnare velia^cappdU di Michelagnolo, cd^n-
datfi tratrenendo, per mezzo di M, Giannozza^^an- pe/Ja di Mkht\
dolfini Vefcovo di Troja, in cafa di RaffaellJda Ur- i«g»ola'
bino; onde avendo poi RafFacllo f?tto al deyo Vefco?
VO ij dilegno per un palazfo, che volqpryfar^ in \\a.Pinlfct U difi-'i
di Sangallo in Fiorenza, f̂u il detto Gio. FrancefcoŜ ®̂
mandate a metterlo in opera, ficcome fece, conquan-^*’ *
ta diligenza t pd&ibiJe, che un’ opera cosl fattaficon*
duca. Ma I’ anno 1530. eflTendo morto Gio. Francefco,
e ftato poflo 1’ afledio intorno a Fiorenza, fi rimafe,
come diremo , imperfetta quell’ opera  ̂ all’ efecuziene
della quale fu meflo poi Aiiftotile fuo fratello, che fe
n’ era rooltt, e molti anni innanzi tomato, come fi
dirJi j a Fiorenza, avendo fotto Giuliano* Leni foprad^
^etto, avanzato grofia fomma di «dadari nell’ avviamen- 
to , che gli aveva iafoiato in Roma il fratello; con una 
parte de’ quali da'nari comprd Ariftotile, a perfuafione 
di Luigi Alamanni, e Zanobi Buondclmonti fuoi ami- 
cillimi, un <to di calk dietro’ al convento de’ Servi, 
vicino ad Andrea del Sarto; dove poi, con animo di 
tor donna, e rjpofarfi, murd un’ alfai comoda caletta.
Tomato dunque a Fiorenza Ariftotile, perch^ era mol- 
to inc\ nato alia profpettiva, alia quale aveva attefo 
in Roma fotto Bramante, non pareva, che qaafi fi di- 
lettallc d’ alcro; ma nondimeno, oltre al fare qualche 
ritratto di naturalc, color! a olio- in due tele grandi putun in 
niangiare il pomo d’ Adamo, e d’ Eva, e quando {bnoeirenie foco 
cacciati di Paradifo; ii che fece fecondo', che avevaj^**'*’ 
ritratto dall’ opere di Michdagnolo, dipinte nelJa vol»

T c m K  N o
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ta della j^eppella di Roma; le quali due tele d’ An/lo- 
tile.^'^'urono, per averle tolte di pefo dai detto Itio- 
ga/fpoco lodate * Ma all’ incontro gli fii ben lodaco 
tulto quello , che fece in Fid^enza nella venuta di Pa* 
pa Leone, facendo in compagnia di Francefco Granac* 

Altrilavon in ci un arco trionfale , dirimpecto alia porta di Badia, 
con molte ftorie, che fu belliffiino. Parimente nello 

•  nozVgdel Duc^ Lorenzo de’ Medici fu di grande aju-
to inT?}«i gli apparati , e raairimamente in alcune 
profoetti^ per xoitimedie, al Francia Bigio , e Ridol- 
I'o GrillajWiWO| che avevafto cura d’ ogni cola. Fece 
dopo nfolti quadri di noftre Donne a olio ; parte di 
fua fantafia, e parte ritratre da opere d’ altri; e fra 1’ 
altre nc fece una fimile a quelJa che, Ralfaello dipin* 
fe al popolo in Roma , dove la Madonna cuopre ii 
putto con un velo, la quale ha oggi Filippo dell’ An* 
tella : un’ altra ne hanno gli eredi di MelF. Octaviano 
de’ Medici, infferae col ritralto del decto Lorenzo, il 
quale Ariftotile ricavb da quello, che aveva fattoRaf*

fece ne’ ixiedefimi tempi, chp 
datiin Inghit- fufono mandati irf Iqghilterra . Ma conofcendo Arifto* 
terra i tile di Don avcrc inveazione, e quanto la pittura ri-

chieggia Audio, e buon fondaraento 3i dilegno, e chp 
per niancar di queftc parti, non poteva gran fatto di
venire eecellente, fi rifblvd di volere, c h f  il fuo eftr- 

. .. cizio fude 1’ architettura, e Ja prolpcttiva , facendo
da comcnedie a tutce i’ occa/ioni, che fe gli por- 

geffero, alle quali aveva moita inclinazione. Ondo 
avendo il gia detto Vefcovo di Troja rimeffb mano al 
fuo palazzo in via Sangallo, n’ ebbe cura Ariftotiie,iI 
quale col tempo lo condulTe con moita fua lode al 
tcrraine, che li vede* In canto avendo fatto Ariltotile 
grande amicizia con Andrea del Sarto fuo vicino, dal 
quale impaib a fare moite •ole perfettamcnteatten- 
dendo con molto Audio alia prolpettiya,; onde poi fy

ado-    
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adoperato in molte fefle j che fi fecero da aTcvije com’  * 
pagnie di Gentiluomini, che in quella tranquuW*4 di s ' dpprofittb 
vivere erano allora in ^orenza . Onde avcndofi a Are la pratka 
recicare dalla Cocnpagnia della Cazzuola, in cafaldi S m o *   ̂
Bernardino di diordano , al canto a Monteloro, la_.
Mandragola, piaccvolilfima commediaj ( i)  fecero la 
profpettiva, che fu belliffimaj Andrea del S a r to ^ o  
Ariftotile. E non molto dopo, alia porta SanJEsrano, 
fece Ariftotile un’ altra profpcttiv^ in cafa^i Jacopo 
fornaciajo, per un’ altra cqmmedia dil me^ftmo ail* 
tore; nelle quail profpettive, e fcene j th^TmqJto pia- 
cqucro air uniyerfale, e in.particolare ai Signori Alei  ̂
fandro , e Ippolito de’ Medici , che allora erano m ^^U^profpet 
Fiorenza fotto la cura di Silvio Paflerlni, Cardinale 
di Cortona , acquifto di manicra nome Ariftotilo | 
che quella fu poi fetriprc la fua ptincipale profeffione» 
anzi J come vogliono alcunt, gli fu pofto quel fopran- 
Home, parendo, che yeramente nella profpettiva fulle 
quelloj che Ariftotile nella filofofia. Ma come fpefiTo 
fiddiyiene, che da una fomma pace^ e "tranquillita fi 
viene alle guerre, e difcordie; tenute 1’ anno 15^7. 
a  mutd in Eipresza ogni letizia , e pace in difpiacfif?, 
c travagli; perch  ̂ elfendo allora cacciati i Medici', e 
dopo venut| la pefte, e 1’ afledio, fi yifle pochi anni 
poco lietamente; onde non-fi facendo allOra dagli ar- 
tefici aicun bene, fi ftette Ariftotile in que’ tempi fem« 
pte a cafa, attendendo a’ fuoi ftudj, e capricci. Ma 
venuto poi al governo di Fiorenza il Duca Aleflandro , 
e' commekndb aiquanto a fifchiarare ogtii cofa, i gio- 
vani' della Compagtua de’ fanciulli della Purificazione, 
dirimpetto a San Maico, ordinarono di fare una tra- 
gicomedia, cavata da i libri de’ R e , rielle tribula-i

N n > zioni,
(i) La Maridragtra f  -una Stile commedie compdfid ddl Segreuris 

'Fiortntino , cioe da Niccolb Mdckiavelli \ 1‘ altra fu  la c lifia  antm 
iedue piacevoli, e ben di^lefe, e ctndotte pan- futta I’. 0teyma«nth^^ 
due fporche, ed empie, t da dkejlarjip
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sjioni, fumno per la violazione di Tamar j la qua
le a>«r7a compofta Gio» Maria Primerani . Perchl; da- 
tc^UYa. della fcena, e profpqjtiva ad Ariftotilo, egU 
fe|e una fcena la piu bella ( per quanto capevail luo- 

) che fufle ftata fatta giammai. E percb^ oltre al 
Bell’ apparatOj la tragicomcdia fu belia per fe, e ben 
redtata, e molto piacque al Duca Aleflandro, ed alia 
fonlila) che P udirono, fecero loro Eceelienze libera- 
re 1’ aTi^re di effa , ch’ era in carcere, con qucfto che
doveffe % e un’ #alfta commedia a fua fantafia^ II che 
avendo flwEo ^riftotile fectnella loggia del giardino de’ 
Medic?, in lu la piazza di S. Marco, una belliflima fce
na, e prolpettiva, piena cfi coionnati, di nicchie, di 
tabernacoli, ftatue, e moll’ altre cole capricciofe, che 
jnfin’ allora in fimili apparati non erano ftate ufate; le 
quail tutte piacquero infinitamenre, ed hanno mpico 
arricchito quella maniera di pitture . II foggetto della 
commedia fu Giufeppo accufato falfamente d' avere 
voluto violare Ja fua padrona; e perci6 incarcerato, e 
poi liberato per I’ interpretazione del fogno del Re» 
Eflendo dunque tfnc<j quella Icena molto piaciuta al 
Duca, ordind, quandoEi il tempo, che nelle fuenoz- 

;ze, e di Madama Margherita d’ Auftria, fi facefle una 
commedia, e la fcena da Arillotile in via di Sangal- 
Jo , nella Compagnia de’ teffitori, congiurita alle cafe 
del Magnifico Ortaviano de’ Medici; al che avendo 
mcflb mano AriHotile, con quanto fludio, diligenza, 
e fatica gli^u mai polfibile, condufle tutto quell’ apr 
patato a petfezione. E  perch  ̂ Lorenzo di Pier Fran- 
cefco de’ Medici, avendo cgli compofta la comme- 

Oecapone£.ii-^xa  ̂ ( i)  chc fi aveva da recitare, aveva cura di tutto 
uMo^MeiiT, apparato , e delle mufiche, come quelli, che andava 
< drl^otUt* fempre penfando in che modo potelTe uccidere il Du* 

^a» dal quale era cotanto a«iato, e favonto, pens6
di

hi L* ftmatiiA i iniUoUt̂
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di farlo capital male nell’ apparato di quelta»jc^me« 
dia. Coftui dunque, 1̂  dove letminavano le IcatN^el- 
la profpettiva, e il pal^o della fcena j fece da cjtni 
banda delle cortine delTe mura gettare in terra dic^t- 
to braccia di muro per altezza, per rimurare dentro 
una ftanza a ufo di fcarfella, che fufle aflai capace, 
e un palco alto, quanto quello della Icena , il ^ a lc  
fervifle per la mufica di voci; e fopra il primp wlcva 
fare un altro palco per graviceni^li, organi, ed altri 
fimili iftrumenti, che non^fi poflond cost .facilmente 
tnuovere, murarc; e ilvano, dov^aye'va^ovinato 
le mura dinanzi, voleva che fufle coperto di tele di- 
pinte in profpettivaj e di cafamenti  ̂ il che futto pia- 
ceva ad Ariftotile, perch^ arricchiva la fcena , e la- 
fciava libero il palco di queila dagli uomini della rou- 
fica. Ma non piaceva gia ad eflb Ariftotile , che il 
cavalloj che fofteneva il m to , il qu^l’ era rimafo len-/ 
za le mura di fotto j che il reggevano j fi accomodaf- 
fe altrimenti, che con un arco grande j c doppio j che 

• fufle gagliardiflimo, laddove voleva LorJnzo, che fufle 
retto da certi punteJJi, e non da alltroi che potefle ia  
niun modo impgdire la mufica. Ma conofcendo Arifto- 
tile, che queila era una trappola da rovinare addoflb 
a una infinite di perlbne, non fi voleva in quefto ac- 
cordare in*raodo veruno con Lorenzo, il quale ia ve- 
lita Bon aveva altro animo che d’ uccidere in queila 
rovina il Duca. Perch6 vcdendo Ariftotile di non po- 
ter mettere nel capo a Lorenzo le fue buone ragioni, jtcchetato dal 
aveva deWbexato di volerc andaxfi con D io. Quando Vafari« 
Giorgio Vafati, il quale allora, benchb giovanetto fta« 
va al fervizio del Duca Aleffandro, ed era creatura 
Ottaviano de’ Medici, fentendo, mentre dipigneva in 
queila fcena, le difpute, e difpareii, ch’ erano fra Lo
renz® , ed Ariftotile, fi^jife deftraroente di mezzo; e 
udiio I’ uno} e 1 ’ altro, ed il pericolo; chc feco por«

tava
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tava il modo*di Lorenzo, mottrd,. cbe fenza fare Tar- 

i|)edire in alfra guifa M palco del'e fnufiche,
. il detto cavalfo del tetta aflai facilmente ac« 

, mettendo due legrfl doppl di quindici brac- 
>, per la lunghezza del miiro, e quelli bene 

allacciati con fpranghe di ferro allato agli alcri caval- 
li^ fopra eifi pofare ficuramente il cavallo di mezzo, 
perctecchi vi ftava ficuriflimo , come fopra 1’ avco 
avrebbe fatto, piCi , ne meno . Ma non volcndo 
Lorenzo credere^nb*ad Ariftotilc , che p approvava, 
tih a Giorgio, ^he il propaneva, non faceva altro chc 
contrapporfi con Ic fue cavillazioni, che facevano co- 
nofcere il fuo cattivp anirao* ad ognuno. Perch^ veduta 
Giorgio , che difordine grandiffimo pdteva di ci6 feguire 
e  chc quefto non era altro, cbe un volcre animazzare 300. 
perfone, di0e , che non vpleva perogni modo dido al Du- 
ca , acciocch^ mandalTe a vedere , e provvedere al tuttoj 
la qual cofa fentendo Lorenzo, e dubitando dinon fco- 
prirfi, dopo molte parole diede Jicenza ad Ariftotilc, 
che feguifle jl«parere di Giorgio e cosl fu fatto. Que- 
fla fcena dunque fu»la^iii bella, che non folo infino 
allora ^veffe fatto Ariftotilc, ma che faffe ftata fatta da 
altri giammai, avendo in cffa fatto molte cantonace di 
rilievo, p contralE^tto nel mezzo del foro un beliilliino 
arco trionfale, finto di marmo, pieno di llorie, e di 
iftatue, Cenzz le ftrade, che sfuggivano, e niolf’ altre 
cofe iatte con belliffime invenzipni,  ̂ p incrcd.bile ftu- 
dio, c diligenza . Eflendp poi ftato mono dal detto 
Lorenzo il Duca Alelfandto , e creato il Duca Cofimo 
r  anno 1535* quando yenne a marito la Signora don
na Leonora di Toledo, donna nel vero rariliiin.a, e di 
si grande, c incomparabile yalore, che puo a qual fia 
pill jcelebre , c famofa ncll’ antiche ftone fenza con
tralto agguagJiarfi, e perayveatura preporfi; nelle noz- 
Zc, che il fecero a di Z7. di Giogno^ 1\  anno. ij jp .
■ ’  fece
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.fece Ariftotile nel cortile grande del palazzQ^e’ Me- • 
d id , dove t la fonte, iin’ al^a fcena, che ra'pprefentd 
Pifa, nella quale vinfe fe ) fempre migliora^do, *
evariando; onde non ?  poflibile mettere inlieme|mai 
nfe la piu variata forta di fineftre  ̂ e portCj n^facda- 
te di paiazzi piu bizzarre, e capriccioft nb ftrade, o 
Jontani, che meglio sfuggano, c facciano tutto quello, 
che r  ordine vnole della profpettiva’, Vi fees oltra di 
quefto ii campanile torto del Duotn|>, la cu*pola, e it 
tempio tondo di S. Giovanni, con alVre cofe di quclla 
Cittk. Delle fcale, che fece in quella\ nond^rb altro, 
nb quanto rimanelfero ingqnnati, per non parere di di
re il medefimo,,che s’ e detto altre volte. Dir6 be
ne , che quefta, la quale moftrava faliie da terra in til 
quel piano, era neJ mezzo a otto facce, e dalle bands 
quadra, con artifizio nella tua fetnplicita grandilfimo ; 
perche diede tanta grazia ftlla profpel^Fiva dilbpra ,che 
non i  poffibile in <]uel genere veder meglio . Apprellb 
ordin6 con molto ingegno una lanterna di legname a 

,ufo d’ arco , dietro a tutci i cafamenti, *con un Sole al
to un braccio, fatta con una paUa Si criftallo, plena <P 
acqua ftillatd, dietro la quale erano due torchi aCcefi, 
che ia facevano in modo rifplendere, ch* ella rendeva,
Juminotb il Cielo della fcena, e la profpettivainguifa, 
che parcra*veraniente iJ Sole vivo, c naturale. E  que- 
fto Sole,dico avendo intorno un ornamentodi razzi d* 
oro, che coprivanoJa corfina, eradimano^ in mano per 
via d’ un arganetto, ch* era tirato con si fatt’ otdvne, 
che a ptincipio della commedia pareva, che fi lewalTe 
il Sole, e cne feUto infino a mezzo dell’ arco, feendef- 
fc in guifa, che al fine della Commedia entrafle fotto, 
c tramontafle, Compofit®re della commedia fu Antonio 
Landt, gentiulomo Fiorentino, c fopra gP interinedi, e 
la tnufica fii Gio. Batift^Strozzi y allora giovane, e di 
bdliffimo iflgegno . Ma petchb dell’ altre cofe, che ador*

pa-
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narono qjuefla commedia, ^  intermedj , e le ninfiche, 
fa fcHtto allora abbaftanla, non dir6 altro j fe non chi 
fui^no color©, che fece^ alcune pitture , bartando per 

rt j  altfe cofe ajndulfero il detto Gio.
jcen/dipintida)^ '̂ '̂^  ̂ Strozzi, il Jribolo, e Ariftotile. Erano fotto la 
altri t Uro de- fccna dclla Comin^dia Je facciate dalle bande fpaitite 

Jcrmons * in fej quadri dipii^ti, e grandi braccia otto P uno, c 
< larghi cinque, ciafcuno de’ quali aveva intorno unor- 

naraento largo un|braccio, e due terzi, il quale fa« 
ceva fregiature irftorno, ed era fcorniciato verfo le pit
ture, facendo <^attro tondi* in croce, con due rootti 
Latini p*r ciafcuna lloria, e nel redo erano imprefe a 
propofito. Sopra girava un fregio di rpvefci azzurri at- 
torno attOrno, falvo che dov’ era la profpettiva , e fo- 
pra quefto era un Cielo pur di rovefci, che copriva tut- 
to il cortile; nel qual fregio di rovefci, fopra ogni qua* 
dro di ftoria cra.l’ arme d’ «lcuna dells famiglie piii il* 
luftri > con le quali aveva avuto parentado la Cafa 
de’ Medici. Cominciandomi dunque dalla parte di Le* 
vante accanto*alla feena, nella prima ftona j la qual* 
era di,niano di‘ Prantefco Ubeiciai) detto il Bachiac- 
ca., ( i)  era k  tornata d’ efilio del magnf/ico Coilwo dc’

tnedefimo, era 1’ andata a Napoli delMagnifico Loren
zo : r  imprefa un peilicano, e J’ arme quella del Duca 
Lorenzo, cio  ̂ MedicL e Savoja. Nel terzo quadro ,lia- 
fo dipinto da Pier Francefco di Jacopo di Sandro, ,cra 
la venuta di Papa Leone X. a Fiorenza, portato da . i 
fuoi cirtadini fotto il baldacchino: 1’ imprefa era un

bran- ■

■ . Bathiaecd ,  eke fu  dm ce*d ' Andrea del Sarto ,  fi e par-
t^to nel tom- i .  a c- tom- 4- a c- i z f - i t a  - e tom- 5. <ac.81.

D er Bachiacca fd  tnemidne anche i l  Cellini nella f̂ ua v ita , e  ̂
<an- ajjf, it  Jiff  ritamater* ,  fe  ferfe quejfi non era im altro Baehiaced
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braccio ritto, c T arme qu^la.del DucaGiu!iano,cio4 
Medici } e Savoja. Nel quarto|(juadro , disnano delnie- 
defimo 5 era BiegralTa , prefa da^ig. Giovanni 5 che fdi 
quella fi vedeva ufcire \^ttoriof^^’ imprefa era il ail- 
mine di Giove, e 1’  arme del fregi\era quelladel Duca 
Aleflandro, ciofeAuftria, e Medici ,|NJel quinto Papa 
Clemente coronava in Bologna Carlci V. P imprefa era 
un ferpe j chc fi mordeva la coda , e P»arme era di Fran- 
ciajC Medici; e quefta era di mano d|Dotnenico Conti> 
difcepolo d’ Andrea del Sarto, (i)*il >quale moftrd non 
valere molco , tnancatogli I" ajuto d’ ald^ni giovani , de’ 
quali penfava fervirfi , perche tutti i buoni , e cattivi erano 
in opera; onde fu rifo di lu i, cite molto prefumendofi, fi era 
altre volte , con poco giudizio , rifo d’ altri. Nella fefla fto- 
ria j e ultima , da quella banda , era di mano del Bronzi
no (2) la difputa, ch’ ebbero tra loro in Napoli, 
innanzi all’ Imperadore, U»Duca Aleffjndro, e i fuo- 
xufciti Fiorentini, col fiume Sebeto, e molte figure, e 
quefto fu beiliffirao quadro, e migliore di tutti gli al- 
tri: P imprefa era una palma, e 1’ arme*quella di Spa- 
gna. Dirimpetto aIJa tornata dal Magnifico Cofimo, 
cioe dalP altra b^nda , era il feliciflimo natale del Du
ca Cofimo; 1’ imprefa era una fenice, e 1’ arme quel- 
la della Citta di Fiorcnza, ciofe un. giglio rolTo. Ac- 
canto a que^o era la crcazionc, ovvero elezione del 
medefimo alia dignit̂ i del Ducato.* i ’ imprefa ii cadu- 
ceo di Mercurio, e Pel fregio P arme del -cafteJiano 
della foitezza . E quefta ftorivi, eflendo ftata difegnata 
da Franccfco Salviati, perch6 ebbe a partirfi in que’ 
giorni di Fiotenza, fu finita eccellentemente da Carlo 
X’ortelli (3) da Loro. Nella terza erano i tre fuperbi 

Tom. V. O o ora-
lil Che per gratitudine fece pgrtare il rhrattg di marmo,  e 1‘ ifcri- 

giant in memoria del juo maeflromnella Num^iata.
Ill Agnolo AUgri detto il Bron̂ i«o •
I3I D i carlo PoHelli dal Cajldlo di \Loro in ValdarnO f i  farla  

(iel fine della vita di Ridolfo Grillandaw
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oratori Campani, cacci;itiy^l Senate Romano per laJ 
loro temeraria dimandafc ^condo , ebe racconta Tito 
jLiyio nel ventefimo iij*o della fua ftoria, i quali in 
qicfto luogo fignific^rano ire'Cardinali, vennti in vano 
al'Duca Cofiroo , jp n  anirap di JevarJp del governor 
r  imprefa era un^avallo alatOj p i' araie quella dc’ 
Salviati, e Medili,. Nell’ ajtrp era la prefa di Monte 
Murlo: 1’ impreil un affiuolo Egizio-Copra la tefta di 
Pirroj e I’ armebueHa di caCa Sforza, e Medici ;nella 
quale ftoria , chg fif dipinta da Antonio di Donnino (i) 
pittore fiero n|lle movenz^sd vedeva non lontanouna 
IcaramiJccia di cavalli tanto beila, che nel quadro, di 
mano di perlbna riputata debole, riufei molto tniglio* 
re , che T opere d’ alcuni altri,ch ’ erano valentiiomi- 
ni folamente in opinion^. Nell’ altro fi vedeva il Du- 
ca Aleflandro eflerc inveftito dalla maell  ̂ Cefarea di 
tutte T infegne  ̂ e imprefc*Ducali: J ’ itnprefa era una 
pica con foglie d’ alloro in bocca, e nel fregio era 1’ 
arme de’ Medici, e di Toledo, e quefta era di mano 
di Batifta Franco (z) Veneziano, Nell’ ultimo di tutti 
quelli quadri eran(3 nozze del roedefimo Duca Ale& 
fandro fatte in NapoU; 1’ impre/a erano due corni*- 
ci (3) fimbolo antico dellc pozze, e*nel fregio era 1’ 
arme di Don Pietro di Toledo, vicer6 di Napoli. E 
quefta, ch’ era di mano del Bronzino, erf fatra cooj 
tanta grazia, che fuperd, come la prima, tutte i’ al«. 
tre ftorie, Fu CmUaiente ordinato dal medefimo Ari» 
ftotile Copra /a loggia un fregio con altre ftoriette, e 
arme, che fa molto lodato, e piacque a Sua Eccel* 
lenza, che di tutto il rimunerb largamente. E dopo, 
quafi ogni anno, fece qaalche feena , e prolpetciva pet

le
111 Fu t̂tejlo Antonio Jeolare del Franciabigio, e di lu i, e delle 

fue Of ere, c a altre fue occorren^e il  rafari nella fine della vi»
ta del medefimo Franciabigio .

lal D i Batifla Franco P ed'i i l  Vajarl altrove.
Jjl Corniei , dette fatinamente per eornatehie ,
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3cr carnovale , avendo 
ita pratica, e ajutodal- 
kVolere fcriverne , ejin* 

jfci piu difficile, ^he 
 ̂jiu , e maffimaroen- 

;ernarono il palaz- 
[no , e Francefco 
^edendo adunque 

quali non era_j 
troyare AntonioL^^^ ;̂ .̂

CaJ!r<f,

V it a  d i  B astiano  detto  A r i?t .
le commedie, die fi facevhnoj 
in quella maniera di pitture'tJ 
la natura, chc aveva difegnatc| 
fegnare; ma perche la fofargfi 
non s’ aveva penfato , fe ne tolf^ 
te eflendo poi ftato da alcri, cbe g7 
zo , fatto fare profpettive dal Brons 
Salviati, come fi dir  ̂ a fuo luogo 
Ariftotile elTerc paflati mold anni^i 
(lato adoperato, fe n’ and6 a Roma
da Sangailo fuo cugino, il quale, fubitl  ̂ che fg Roma.
to, dopo averlo ricevuto,.e veduto ben volentieri , lo 
mile a follecitar^ alcune fabbriche con provvifione di 
fcudi died il mele, e dopo lo mandd a Caftro , d o vo  
ftette alcuni mefi di comrneffione di Papa Paolo III ., 
condurrc gran parte di quelle tnuraglie, fecondo il di* 
fegno, e ordine d’ Antonio*. R conciofuff'eche Ariftoti*
Je, cllendofi allevato con Antonio da piccolo j e avez- 
zatofi a procedere feco troppo famigliarmente, dicono»
^he Antonio lo tcneva lontano, perche•pon fi eramai 
potuto avezzare a dirgli d* m'aniera,, che gU d»* 
va del T» j (i)^febben fufiero fiati dffianzi al Papa , 
non cbe in iin cerchio di Signori , e Qentiloorainr, 
neUa maniera che ancor fanno altri fiorentfini avezzi 
all’ antica ,* e a dar del ?« ad ogmjnb , come fulTero 
da Norcia, fenza faperfi accomodaro al vivere moder- 
Bo, fecondo che fanno- gli ^Itri, e come If ufenze por* 
tano di mano in mano ; la qua! cola,  ̂cjuanto pareSe 
Itrana ad Antonio , avez^o a effere onorato da’ ^ardi* 
nali, e altri grand’ uomini, ognuno fe lo penfi. Ve- 
puta dunque a faftidio ad Ariftotile la ftanza di Caftro 
pvegb Antonio , che lo faceffe tornare a Roma y di

O  o % che
111 Queflo trattamento per^Ta c rimafo a’  Na^oUtani, Qerto- chp 

at pfejcnte pojfa pet ro^^eifa , e inciviU^y ma e piu naturalt, e ha un 
caratttn d? amorevaU^ia , e di fincerita. ■ 1 tacini, e gli altti antic hi 
lo mantenncro , perche lo richiede la natura *
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che lo cotnpiacque Antinior molto volentleri , ma gfi 
difle, che procedeflfe fee* ton altra manicra , etniglior 
cr^anza, maffimament^fla^ dove fuflero in prefenza di 
gr^n perfonaggi. di carnovale 5 facendo in
Roma Ruberto S tr|^ i banchetto a certi Signori ftioi 

Scenem Roma atnici^ g avendo(#a recitarc una commedia nelle fus 
cafe, gli fece Arllodle nella fala maggiore una pro- 
fpettiva ( per quinto fi poteva in ftretto luogo ) bel- 
liflima, e tanto w g , e graziofa , che fra gli altri il 
Cardinal Farnef^mon pure ne refl-6 maravigliato, nu 
glie ne/ece fare una nel iuo palazzo di San Giorgio, 
dov’ e la cancelleria, in un̂ i di quelle fale mezzane , 
che rifpondono in ful giardino , ma ,in modo che vi 
ftefle ferma, per potere ad ogni fua voglia, e bifogno 
fervirfenc . Quefta dunque fu da Arldotile condotta^ 
con quello ftudio, che feppe , e potS maggiore , di 
m*niera che fodisfece al gardinale, ed agli uomini 
deir arte infinitamente; il qual Cardinale avendo com- 
meflb a M. Curzio Franglpane, che fodisfacefle Arifto* 
tile, e colui volendo, come difereto, fargli il dovere,* 

c o n t e fe n e lla anco non foprappagare, diflTc a Perino del Vaga, 
ma del premia cd 3 Giorgio Vafari, che ftimaflero ^juell’ opera , la 
d’ ma feena , qual co/a fu molto cara a Perino ; perchc portando 

odio ad Ariftotile, ed avendo per male , che avefle 
fatto quella profpettiva , la quale gli pareva dovere, 
che avefle dovuto toccare a lu i, come a fervitoxe del 
Cardinale, ftava tutto pieno di timore, e gelofia, e 
maflimamenie eflendofi non pure d’ Ariftotile, ma an̂ * 
CO del Vafari fervito in que’ giorni il Cardinale, e do- 
natogli mille feudi, per avere d/pinto a frefco in cen
to giorni, la fala di Parco mdjori nella Cancelleria* 
Difegnava dunque Perino, per quefte cagioni, di fti- 
mare tanto poco la detta profpettiva d* Ariftotile,che 
s’ aveffe a pentire d’ averJa falta'. Ma Ariftotile aven* 

-do intefo chi era.no coloxo, che ayevano a lUraarc la
fua

    
 



p ita fle } ma ftefle 
fatto torto. Do- 
luel negozio Pe-
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fua profpettiva, andato ^ ^ o la re  Perino , alia bella 
pricna gli cominci6j feco n d 'il fuo coftume , a d^re 
per lo capo del Tu , per e<[Iqgli colui ftato amico in 
giovanezza; laonde Pcrfto era di maP animo
venne in collcra, e quafi fcoperf^L non fe n’ avvtg- 
gendojquello che in animo aveva^malignamente di 
fare; perch  ̂ avendo il tutto raccormato Ariftotile al 
Vafarij gli diffe Giorgio, che non d*' 
di buona voglia, che non gU fare];)t 
po trovandofi infieme per terminate 
rino, e Giorgio, cocninciando Perino,^corae Bib vec* 
chio a dire, fi diede a bi^fimare quella profpectiva, 
ed a dire, ch’ eli’ era un lavoro di pochi bajocchi; e 
che avendo Ariftotile avuto danari a buon conto, 
flatogli pagati coloro, che P avevano ajutato, cgli era 
piu che foprappagato ; aggiugnendo : S’ io P avelfi avu- 
ta a far’ io , I’ avrei fatca A’ altra maoiera , c con al- 
tre ftotie, e ornaraenti, che non ha fatto coftui ; ma 
il Cardinale togUe feroprc a favorire qualcuno, che gli 
fa poco onore; dalle quali parole, ed aftre, conofcen* 
do Giorgio, che Perino voieva piuttofto vendicarfidel^ 
Jo fdegno, che a^eva col Cardinale, e con Ariftotile, 
che con amorevole pictb far riconofcere le fatiche , e 
la virtb d’ buono artefice , con dolci parole difle a 
Perino; Ancorch’ io non m’ intenda di si fatte opere 
piucchb tanfo, avendonc nondimeno vifta alcuna di 
mano dichifa farle, mi pare,che quefta fiamolto ben 
condotta, e degna d’ elfere ftimata molti fcudi, e non 
pochi, come vol ditc, bajocchi. E  non mi pare onc« 
ifto, che chi fta pet gli ferittoj a tirare in fu le carte, 
per poi ridurre in grand’ opere tante cofe variate in 
ptofpettiva, debba eifer pagato delle fatiche della not- 
te , c da vantaggio del lavoro di moltc fettimane nel- 
la maniera che fi pagand le._ĝ iornate di coloro , che 
non vi hanno fatica d’ animo, e di mane, e poca di

corpo,
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corpo j baftando imkarei 
velio • come ha fatto 
fafta voi Perino, con 
dite, non I’ arefte forf

T A

kftorie

ftillarfi altrimenti il cer- 
E  quanda U avefto
e ornamenti , come

(fen quella grazia , chc ha 
farto Ariftotile; ilJfljale in quefto genere di pittura b 
con molto giudizy^ato giudicato dal Cardinale migbor 
maeflro di voi. IWa confiderate, che alia fine non fi fa 
danno, giudicandl male, e non dirittamente, ad Ari- 
Ifotile, rna all’ a le ,  alia virtii, e moJeo pu all’ ani- 
m a, e fe vi paryfet% dall’ onefto per alcun voftro fde* 
gno particolaref fenza che “chi la conofee per buona, 
non biaTimera I’ opera, ma il noftro debole giudizio, e 
forfe la malignica, e noflra *cattiva natura. E chi cerca 
di gratuirfi ad. alcuno, d’ aggrandire le fue cofe, o ven- 
dicarfi d’ alcuna inginria col biafitnare, o meno ftimare 
di quel che fono le buone opere altrui , t  finalmente 
da P io , e dagli uomini coaolciuto per quello, ch’ egli 
(b, cio6 pei; maTigno , ignorante, cattivo. Gonfiderace 
v o i, che fate tutti i lavori di Roroa, quello , che vi 
parrebbe, fe »ltri flitnafle Ic* cofe voftre j quanto voj. 
.fate 1’ altrui. Metfet<yi di gratia ne’ pi^ dr quefto po- 
vero. vecchio yedrete, quanto Jontano Eete dall’ one* 
fto, e ragionev.ole. Furono di fanta forza. quelle, edal* 
tre parole, che difle Giorgip araorevolmente a Perino, 
che ft venne a una ftima onefta, e fu fodi^ftitfo-Arifto 
tile , il quale con que’ danari, con quelli del quadro 
inandato ,’ come a. pxincipio ft difle in Franda , e con 
gU avanzi delle fue provvifioni, fe ne tomb lieta a_. 
.Fiorenz^, non pftante che Michelagnolo, il, quaJe. gli 
era aroico, avefle .difegpato fervirfene nella fabbnea, 
che i Romani difegnavanp drfare in Campidqgiio. Tor* 
nato dunque a fioi-enza Ariftotile f  anno *547* ndl’ 
andar a haciar le mani -al Sig. Duca Gofimo,, pregd 
Sua Eccel/enza, che voldfe*, avendo mellb tnano a 
jnolte fabbriefae, ferviifi delj’ opera ftja,, e ,ajotarlo4il

qual    
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qual Signore, avendolo teVglamente ricevuto, come 
ha fatto fempre gli uomini'JrtuoCi, ordind , che,gli 
fufle dato di provvifione d f e j^ cudi il mefe, e a lui Stipendloajfe- 
diffe, che farebbe adoperawTec^tado 1’ occorrenze rhe ^atogit '“dal 
veniffero, con la quale provvifioi^  fenza fare aluo, Co/mo, 
viflc alcani anni quietamente, e j^ i fi -i*nori d’ anni 
70. 1’ anno 1551. T ultimo di di M »gio , t  fu iepolto •S“<* mortej 
nella Cbiefa de’ Servi. Nel noftro mibro fono alcuni 
difegni di |nano d’ Ariftotile, e alfuV ne fono appref- 
fo Antonio Particini, fra '^quali fon\aIcune carte ti'« 
rate in profpettiva belliflime,

Viflero ne’ rnedefimi tempi, che Ariftotile, e furo- 
no fuoi amici, ^ue pittori, de’ quali fard qni ■ iherl-̂ '̂ f®'*® 
zione brevemente, pcrocche furono tali, che fra 
fti rari ingegni rocritano d’ aver luogo , per alcuhe ope~e amij di Mi
le , che fecero , dcgne veramente d’ eflere lodate, 1,'^otile. 
uno fu Jacone,e P altto francefco Ubertini, f , )  co- 
gnominato il Bachiacca. Jacqne adunque non fece mol- 
te opere, come quelli, che fe n’ andavaja ragionamen- 
• t i , e baje, e fi conrentd di quel ppco, che la fua for- 
tuna, e pigrizia gli provvidero,^he fu molto meno di 
quello, che avr^bbe avuto il bifogno, Ma perchfe pra- 
tied affai con Andrea del Sarto, difegnb beniffimo, fe 
con herezia, e fu molto bizzarro, e fantaftico nella 
pofitura deile fue figure, ftravolgendoJe, e cercando di Diftgni ee- 
farle variare, e differenziate dagli altri in tutti i fuoi^dlend, « îz- 
componimenti; e nel vero ebbe alTai difegno, equan-^^T* 
do voile, imitd il buono. In Horenza fece niolti qua- 
dri di noftre Donne , effendo anco giovane , che mol-  ̂
ti ne furono mandati in Francia da’ mercantoni Fio-pigrema. 
rentini. In S, Lucia della via de’ Bardi fece in una ta- 
vola Dio Padre, Ctifto, e la noftra Donna con altrê /

%«-
111 Di quefli due pittori ha parlato il Vafari nella vita del Py ĵ. 

lormo a eart, ip<, prancefco Ubertini era per J'opranome delta ii Ba- 
(hiacca, %
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figure ;  ed a Montici, i| canto della cafa di Lodo-
ai chiarofcuro intorno a un 

dipinfe in una tavola la no- 
nt?ndo poi una volta lo- 

^)lidoro,e Maturino fatte in Roma, 
j fen’ andd a Rom a, dove_>

vico Capponi, due figuri 
tab'ernacolo. In S. Ro 
ftra Donna, e due S 
dai^ le facciate c 
fenza che niuno i
ftette alcuni m efile  dove fece alcuni ritratti acquiftan* 
do nelle cofe delliarte in modo, che riufd poi in mol- 
te cofe ragionevcA ^ipintorc. Onde il Cavaliere Bon* 
delmonti gii dierf a dipignere di chiarofcuro una fua_. 
c a fa , e|je avev* nrurata dirimpetto a Santa Trinita al 
principio di borgo Sant’ Appftolo, nclla quale fece Ja- 
cone (t) iftorie della vita d’ Aleffandjo Magno, in al* 
cune cofe rnoltp belle, e condotte con tanta grazia, e 
difegno , che mold credono, che di tutto gli fufferofat- 
ti i,difegni da Andrea del Sarto. E per vero dire al 
faggioj che di fg diede Jacftne in queft’ opera, fi pen- 
s6 , che avefle a fare qualche gran frutto. Ma perch6 
ebbe fempre piu il capo a darfi btion tempo, ed altre 
baje, ed a fta^e in ccne, e fefte con gli amici, che ap 
fiudiare, e lavorare, jwuttoflo andd difiinparando fern* 
p re , che acquiftando. Ma qtiello, chi, era cola non fb 
fe, degna di ri(b,o di compaflione, egli era d’ unaconi- 
pagnia d’ amici, o piutcofto mafnada, che ^fotto nome 
di vivere alia fi/ofofica vivevano come porci, e come_/ 
beftie: non h Javavano mai mani, nd vifo, n4 capo, 

barba; non fpazzavano la. cafa, e non rifacevanoil 
Jetto, fe non ogni due mefi una volta; apparccchiavano 
con i cartoni delle pitturc le tavole, e non bevevanofe 
non al fiafco, ed al boccale. E quefta loro mefchiniri, 
e vivere, come fi dice, alia carlona, era da loro tenu- 
(a la pi,u bfiia vita del Mondo.Ma perch  ̂ il di fuori

fuel
t

Jll I ck'tar 'ifctirl di quefla. facciata fatti da jaconejono in paj~ 
It confervati, e Jon tan to belli, che pajonp di mano d Andrea de 
Sana,
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ntro, e dimofirarequa- 
, come s’ b detto aljra 

e brutti nell’ ani- 
feik di S. Felice 
Madonna j quln- 
ionato in altro 

ir  Orciuolo 1’ an- 
i fuori, fecondo 

atco trionfale, 
to colon t^, pi-
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fuol effere indizlo di quello 
li fiano gli animi noftri, crecj 
volU j che cost fuflfero coftoif 
mo ; come di fuori appariva 
in piazza ( ciob rapprefentazione 
do fu annunziata, della quale fi 4 
luogo ) la quale fece la Compagnia > 
no 1525. fece Jacone nell’ apparato 
che ailora fi coftumava 5 un bellifl;n 
tutco ifolato, grande, e doppio, con _ r-
laftri c frontefpizi, molto alto, il quale fece <y|fndurre 
a perfezione da Piero da Sefto , maeflro di legname 
molto pratico ; e^dopo vi fece nove ftorie, parte del- 
le quali dipinfe egli, che furono ie migliori, e 1’ altre 
Francefco Ubertini Bachiacca," le quali ftorie furono 
tutte del Teftamento vecchio, e per la maggior parte 
de’ fatti di Moisfc . Effendo’ poi condotfo Jaconf daun 
frate Scopecino fuo parente a Cortona, dipinle nella 
Chiefa della Madonna, la quale t fuori della Citta, conona. 
due tavole a olio. In una b la noftra D?>nna con San 
R o cco , S. Agoftino, ed altri Santi* e nell’ altra un 
Dio Padre, che iscorona la noftra Donna, con due_i 
Santi da pi^, e nel mezzo b S. Francefco, che riceve 
le ftimate; ie quali due opere furono molto bello  • 
Tornatoiene poi a Fiorenza, fece a Bongianni 
ni ima ftanza in volta in Fiorenza, e al medefirao nc' 
accomodb nella villa di Montici alcun’ altre. E  final- 
mente, quando Jacopo Pantormo dipinfe al Duca_. 
AleffandrOj nella villa d lC areggi, quella loggia , di 
cui fi b nella fua vita mvellato , gli 'ajutd a fare la 
maggior parte di quegU o'rnamenti di grottefche , e 
altre cofe; dopo le quali fi adoperO in certe cofe mi
nute , delle quali non accade far menzione. JLa fonnna 
b , che Jacone fpefe il fhiglior tempo di fua vita in 
t»aje, andandofene in confideiazioni, e in dir male di 

VI ^ P < que»
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ftuc

quefto, c quello . 
Fiorenza 1’ arte del dife 
n^, che pi^ attcndeva 
a lavorare ; e lo 
bciteghe, ed in 
eon loro gerghi 
n i, ch’ erano ec 
me uomini onor 
Piloto orefice,

in que’ tempi rldotta In 
in una cotnpagnia di perfo- 
far baje j ed a godere, che 
iquSIi era ragunarli per le 

luoghij e quivi malignamente, e 
Rendcre a biafimare 1’ opere d’ alcu- 
dienti, e vivevano civiltnence, e co- 
Ji. Capi di, quefti erano Jacone , il 

il Tatlb legnajuolo ; ma il peggiore 
„ , . , di tatti era Tacdne T perciocch^ fra 1’ altre fue buone

parti^lempre fiel luo dire raordeva qualcuno di mala 
forta; onde non fu gran fatto, che da cotal ccmpa- 
gnia aveflero poi col temp*6, come li dirk , origin^/ 
molti mali, che fufle il Piloto , per la fua mala lin
gua uccifo da un giovane . E perch^ ie coftoro 
operazioni j e coftumi non piacevano agli uomini dab- 
bene, ^rano, non dico tutii, ma una parte di loro fem- 
pre, come i battilani, ed altxi fimili^ a fare alls pia* 
llreJle lungo le mura, o per le taverne a godere. Tor- 
nato un giorflo Giorgio Vafari da Monte, OJiveto luogo 

îbattuu dal ftiori di Fiorenza,*da*vedcrc il Reverendd,. e molto 
yajari. virtwofo Don Mmiato. Pitci, (i) abate allora di quel

luogo, trovd Jacone con yna gran parte di fua briga- 
ta in ful canto de’ Medici, il quale pensb, per quanto 
intefi poi, di volere con qualche fuacantSfavola, mez
zo butlando, e mezzo dicendo da dovero, dire qual
che parola ingiuriofa al detfo Giorgio; perch  ̂ entrato 
egli cosi a cavallo fra loro, gli dilfe Jacone: Orbi, 
Giorgio, dilfe, come va .ella? Va bene, Jacone mio,

^ xifpo-
♦

111 Queflg P. Abate ajuth molto il  VaJifH a compilare quefle 
V it!, conê  ftanno nella prima edi{ione fatta in Piorema nel 1550. 

pel Tormntiao, henchl non v i f i  hgga i l  name dello fiampatore ■ E ll' 
e in due tomi, di belliffimi caratteri^ma e mancante de ritratti- U 
Vite fon p ‘u brevi, che non fono anche delle cofe, che mancano i» 
quefta, U quali p u l ejfcpe, che i l  Vafari togUejfe yitt per molti rr  
%uardi.^'
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rlfpofe Giorgio. lo era gi«t pA/ero, come tucti vo i, c 
ora mi trovo tre itiila fcudi |  M meglio: ero tenuto da 
voi gofFo, e i  fratij e pref ^ i tengono valentuorflo: 
io gia ferviva voi altri fe  famigHo, che e
qui j ferve me, e governa quefto^tavalJo : veftiv^ di 
que’ panni, che veflono i dipintori\:he fon poveri, c 
ora fon veftito di velluto : andava g il a piedij e or vo 
a cavallo; ficchi, Jacone mio, ellalva bene affatto: 
rimanti con Dio, Quando il poveroljacone fenii a u t^  
tratto tante cofe, pcrde: ogni inven^ne, e fi 5«tialS^ 
fenza dir’ altro tutto ftoraito, quafi^confiderj^o la 
fua miferia, e che le piii volte rimane 1’ ing^nnatore 
a pife deir inganpato. Finalmente elTendo flato Jacone 
da una infermit  ̂ mal condotto, efifendo povero > fenza 
governoj c rattrappato delle gambe  ̂fenza potere aju* teJ 'J '  i
tarfi j fi mori di ftento in una fua cafupola 5 ch’ aveva  ̂
in una piccola ftvada, ovwero chiaflq, detto Codari- 
mefla , 1’ anno 155^, Francefco d’ Ubertino, detto B a - e c c c e l -  
chiacca , fu diligence dipintore, ancorchi fufle amico di/en« in figure 

.Jacone» viffe ferapre alfai coftumatamcilte j a da uomoP««®̂ «* 
dabbene..Fu fimilinentc amico d» ATrdrea del Sarto, e 
da Jui molto ajijtato, e favoiito nelle cofe dell’ arte.
F u d ic o  , Francefco diligente pittore, e particolarmen- 
te in fare figure piccole, le quali conduceva perfette, - ^
e con nroJta pacienza, come ti vede in San Lorenzo di 
Fiorenza, in una ptedella della fioria. de’ martiri ,  fotto 
U tavola di Gio, Antonio Sogfi’ani;. cneHacappeiiadel 
Crootillo, in un aitra picdella molto ben fatta. Nella 
camera di Pier Francefco Borgherini; della quale fi  ̂
gia tante volte facto menzione, fece il Bachiacca, in 
couipagnia degii akti, moite figurine ne’ calfoni, c nel
le fpaliieie, che alia maniera Ibno conofeiute,- come 
'dift'erenti dail’ altre . Similmente nella gia deftaancica- 
meta di GiO. Ma{ia Benmtendi fece due quadri,. molto 
btiil di figure piccole, in uno de’ quafi, che  ̂ il piu

P p a ' bello
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Batifta, che battez* 

. Ne fece anco molti al-
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bello j e piu copiofe di 
za Gesu Grifto nel Gic 
tri*per diverfi, che furgftcAmandati in Franda, einln- 

r • • ghilcerra. Finalmente J?n!>J|iiia*a Ci) andato al fervizio 
delDucaCojimo.^^^ '̂^^  ̂ Cofimo,j«rche era ottuno pittore in ntrarre 

tutte le forte d’ ^ im a li, fece a fua Eccellenza uno 
fcrittojo tutto pieMo d’ uccelli di diverfe manierejCd’ 
erbe rare , che tu«o condufle a olio divinamence. Fece 

i poi di figure picclle, che furono infinite, i carconi di 
p / p z / t i o r r o e f i  dcll’̂ n n o , mefle in opera di belliflimi pan- 
feUi,edipian- d’ Ssazzi di Rta, c d’ ofo, con tanta induftria, e 

diligenza , che in quel genere non fi pu5 veder meglio, 
da Marco di maefiro Giovanni Rofto ^Fiammingo. Do- 
po le quali opere condufle il Bachiac-ca a frefco la gcot- 
ta d’ una fontana d’ acqua, che £ a’ Pitti: e in ultimo 
fece i difegni per un letto, che fu, fatto di ricami, 
tutto pieno di ftijrie, e di figure plccole che fu la pid 
ricca cofa di letto, che di fimile opera pofla vederfi, 
cflendo ftati condotti i ricami pieni di perle, c d’ altre 
cofe di pregio*da Antonio Bachiacca, fratel/o di Fran*» 
cefco, il quale h oftimo ricamatore. E perc/ig France- 
fco mori avanti, che folTe finite il detto letto, che ha 
fervito per le feliciflime nozze deli' - Illuftriflimo Sig. 
Principe di Fiorenza Don Francefoo Medici, e della-* 
Sereniflima Reina Giovanna d’ Auftria; eg*li fii finito 

Sua merte in in ultimo COO ordinc, e dijfegno di Giorgio Valari. Mb* 
Firenie, jx Ffancclco P ŝntio ^SS7' in Fiorenza.

VITA
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IN quefta parte delle vitfe,che noi ora fcriviamO) fi 
fara brevemeifte un raccolto di tutti i migliori 5 e 

pill eccellenti pittori, fcultori , e architetti , che Ibno 
ftaci a’ tempi noftri in Lombardia dopo il Mantegna, ( i)  
iJ Cofta, (2) Boccacdno (^) da Cremona, cd il Fran- 
cia Bolognefe, (4) non potcndo fare la* vita di ciafcuno 
in particolare, e parcndomi abbaftanza raccontare 1* 
opere loro; la qual cofa jo  non mifarcf melfo a fare, 
he a dar di quelle giudizio, fe jp tion 1’ aveffi priraa 
vedute. E perchi dall’ anno 1542. inline a quefto pre- 
fence 1^66. io nfln aveva, come gii feci, fcorfa quafi 
tutta r  Italia, n6 ycduto Ic dette, ed altre opere,che 
in quefto fjjazio di ventiquattro anni fona molto ere- 
feiute; io ho voluto , eftendo quafi al fine di quefta_j 
ixiia fatica, prima che io Je Icriva, vederle, e con 1* 
occhio fame giudizio. Perch^ finite le gik dette nozze 

 ̂ dell’

tT0Vt ,

llj Tedi la yita d' Andrta Mantegna neltem. s. a c .4yf .
Ill yedi la Vita di Loren[o Cofla nel tom. 2. a cart. 34#. e aim

I3I 1/ Boccacdno fit feolare di fuo padre. Quejlif di €ui parla il 
Vafan, aveva nome Cammillo. IVfori nel 1546. t f  anni 36. c di ejfo, 

fa r la  il Loma t̂io nel Tempio della pittura a c. lyS
J4I V, la vita del ira n d a  nel tom, a* a eart, jfOj,    
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,  dell’ Illuftriffimo Signor 
Vafari fcorfe di Fiorenza, e di Sien 

Reina Giovann.
derropercal  ̂ ftaco due anni occu 
‘rui’ faSi del loro palaa^v  ̂ ^

Fpela, o fatica ' 
parte della Man 
bardia, c Venez 

_de^ le cofe vec 
oe?fcs anno 15 
nvori^delle co

Francefco Medici, Principe 
[mio Signore , e della Sere- 

Aurtria, per le quali io era 
rffcl paico della principale 

ho voluto 5 fenza perdonare a 
runa , rivedere Romania Tofcana, 
, J’ Umbria, la Romagna, la Loin- 
eon tutco il fuo dominio, per rive- 

nig, e mbite che fonor ftate fatte dal 
in poi. Avendo 10 dunque fatto me- 

^ pi'a notaBili, c degne d’ eflere pofte
in ifcriTtura, per non far oorto alia virtu di tnolti,nfc 
a quella fincera verira , die fi alpetta a coloro, che 
fcrivono illorie di rjualunque maniera , fenza pallione 
d’ animo; verrd fcnvendo qaellc cofe, che in alcuna 
parte mancano alle gia dette , fenza partirmi dail’ or- 
dine della ftori^, c poi daprd nodzia dell’ opere d’ al- 
cuni, che ancora fon. v ivi, e che hatmo cofe eccellcn- 
ti operato, e operana, parendonii, che cos\ lichieggia 

p •  ̂/ G - fholti^rari, e nobdi artefici. Gominciancic^
roja?o\  ̂ ** pni dunque dai Fenaneft; nacque Benvenuto Garofalo 

in Ferrara P anno. 148,1. di Piero Tifi, i cut maggiori 
crano flati pet origine Padoani: nacque, dico, di ma- 

-niera inclinato alia pittura, che ancor piccolo fanciul- 
ietta , inentre andava alia fcook di leggfie , nod fa- 
eeva alfi^o che difegnare. Dul quale efercizio, ancot- 
chi cexcaffe i! padre, che avea la pittura pet una ba- 

'ja ,  di diftorlo, non fa mai poifibile. Perche veduto  ̂ il 
padre, che bifognava fecondare la natura di queftofuo 
figliuolo, il "f’R faceva altrogiorno, e notteche 
dilegnare; fiaalmente 1’ acconci6 in Ferrara con. I?b- 
menico ianero, ( i)  pittore in quel tempo di qualche 
notuej avea la maniera fecca j e dentatai col

, ■ •  , • ..quale
f il Domenict Lamero f i  rurar4 u/i qua4ro mlhh galle-

r i4 del R t Polonia in  jprefda, Fioriva in. itrra r*  m l î oo.'
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qiiale Domenico eflendo ftatoy^envenutx) alcun tempo> 
neir andare una volta a Q '^ona -g!i venne vedyto 
nella cappella maggiore delf di quella Citt^,
fva r  altre cofe , di matio iff^oacaccino ^occd.ccAi(i)jrlbunaddBoc- 
pittore Cremonefc, chc avea lavonjfa quella triburfa a cacci in Cremo- 
fiefco, un Cvifto 5 che ledendo in t^n o , ed in mezzo 
a quattro Santi, da la benedizione. §’erch^ piaciutagli 
quell’ opera} fi acconcib, per mezz® d’ alcuni amici,^ 
con e(To Boccaccino, il quale alWr\ lavorava neUi.^ 
medelima Chiefa pur a frefco alcune^orie dcU /^a- 
donna, come fi k detto nella £ua vita, a con^rrenza 
di Altobello (2) pittore, il quale lavorava nella medc- 
fima Chiefa, diri^npetto a Boccaccino, alcune ftorie di 

' Gesfi Crirto, che Ibno molto belle, e veramente de- 
gne di eflere lodate. Eflendo dunque Benvenuto ftato 
due anni in Cremona, e avendo molto acquifiato fotto 
la difciplina di Boccaccind, le n’ and6 d’ anni 19. a 
Roma I’ anno 1500. dove poftofi con Giovanni Baldi- 
ni pittor Fiorentino aflfai pratico , e il quale avcva-. ^  

•molti bellilTimi difegni d i diverfi rq^eftri eccellenti, fo- 
pra quelli , quando tempo gli »vanzava , e maffima- ma , t fiudia 
fflente la notte„fi audava continuamente efercitando* BaWi-
Dopo elTendo ftato con coftui quindici roefi, e avendo 
veduto coi  ̂ molto fuo piacere le cofe di Roma, fcor- 
fo che ebo^ un pezzo per molti lupghi d’ Italia , li 
condulTe finalmente a Mantova; dove appreflb Loren
zo Cofta pittore ftette due anni, fervendoJo con tan- 
ta amorevolezza, che colui per ricnuneriarlo , lo accon- 
ci6 in capo a due anni con Ftancelco. Gonzaga Mar- 
ehefe di Mantova, col quale anco ftava eifo Lorenzo.

Ma
in Boccaccino Roccacei padre di Cammillo,  f^ u itb  la maniera di 

Pietro Perugitio Fiori circa al 15 2©- Medi AleJJandro lamo nel D i-  
fcotjo Jopra le tre belle arti a \ .  î. E  la Nota della vita di Loren*
[elto tom. j .  a c. 318. Adori ml ij^o-

|2l Altobello da Melone Crmonefe fiori nel terppp f id  Spcacci- 
nO' D i ejfo parlano i l  Lema^^o, t U detto lamo a c, Sj.
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Ma non vi fu ftato, mol(o Benvenuto, che ammalando 
Pi^ro fuo padre in Ferrari, fu forzato tornarfene 1̂ , 
dove ftette poi del c o c ^ ^  q^attro anni, lavorando 
moke cofe da fe fo k ^ ^ a^ u n e  in compignia de’ Dof- 

Mandando j(Boi 1’ anno 1505. per lui M^ffer Je
ronimo Sagrato gKntiJuomo Ferrare/e, il quale Bavain 
Rom a, Benvenuta^i torn6 di faoniffima vogIia,em f- 

^fimamente per vclerc i ntiracoli, che (i predicavano 
Ciii^^fFaello da Iffbkno, e della cippella di GmliG(2) 

ftataX^inta da^Bonarroto, Ma giunto Ber.venuro m 
RomaTVeftb quafi difperato, non che ftupido net ve- 

’Stuplfce alia grazia, e la vi v̂ezza , che avevano lepkturedi
mankra e la protonditi del difegna di ^chelag^o•

lo. Onde malediva le maniere di Lombasdia*; e queila , 
che avea con tanto Audio, e ft: nto imparato in Man- 
tova, c volentieri, fe aveflfe potato , fe ne farebbe/inor* 
baco. Ma poichi altro non*fi poteva, fi rifoJv^ a vo- 
lere difimparare, e dopo la perdita di tanti anni, di 
maeftro divcnije difcepo/o. Perchi comincsato a difegna- 
re di quelle cofe , gbe erano migliori, e pih difficili, 
a ftudiare con ogni pSHibile diligenza quelle maniere 
canto lodate, non alfele quafi ad alcr» per ifpazio di 
due anni continui j per lo che mutd in tanto la pratica, 
e manicra cattiva in buona, che n’ era tenuto dagliar- 
tefici conto. E  che fu pift, tanto adoperd col fottomet- 
terfi, e con ogni quality d’ amorevoleufficio, che diven- 

’̂ IrUn't ami<o ne amico di Raffaelio da Urbino, il quale, come genti- 
, Ui Rajgitllf  ̂ ' liffimo, e non ingrato, gi* infegnb moke cofe, ayato e fa

vor! fempre Benvenuto j il quale fe aveffe feguitato la 
pratica di Roma, fenz* alcun dubbio avtebbe fatto co
le degnc del bell’ ingegno fuo. Ma perch^ fu coftretto, 
non lo per gual accidcntc, tprnare alia patria i nel pi-

gliare '

fil ze vite Je ‘  DoJJl fgno nel tom, 4. a  c. l u  
»• 1 ***»Cf®' !̂‘f l?k la  siftina y dove Giulia Jecondo fece dlple/terla 
iifiiia a l Donarroti ,e  pero i l  $'afari la ehiama qui Cappella di GiullOf
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gliare licenza Raffaello, g^V pi'Omife, fecondo che'
<gU il configliava, di tornare ia.Roma dove I’ afllcusa- Tema allapa- 
va RaffaeJIoj che gli dyebb^^y^che non voleffe da la- «ivi <ye»
vorare, e in opere onorevoirrA^vato dunque Benve-^***
Tiuto in Ferrara , affettato 5 che egli »^bbe Je cofe j ' o  
fpedito la bifogna , che ve T aveva falto.venire nfi met- 
teva in ordine per tornarfene a Romajquandodl Signor 
Alfonfo Duca di Ferrara lo mife a l^'orare nel caftel-  ̂
l o , in compagnia d’ altri pittori Facr^efi, qna capp«i«iw 
letta, la quale finita gli fu (Ji niiavo it^errotto il par- 
tirfi dalla molta cortefia di M. Antonio Coftabili gen- 
tiliiomo Ferrarefe di molta.autorita jil quale gli diede 
a dipignerc nella ^hiefa di Sant’ Andrea all’ Altar Mag- 
giore iina tavola a olio. La quale finita, fo forzato far- 
ne un altra in San Bertolo, convento de’ Monaci Ci- 
flercienfi j nclla quale fece 1’ adorazione.de’ Magi, che 
fu beila, e molto Ibdata. l5opo ne feoe un’ altra. in 
Duomo piena di varie, e molte figure, e due altre,. 
che furono pofte nella Ghiefa di Santo ^ irito , in una 
delle quali b la’ Vcrgine in aria-col^figliuolo in colloj, 
c  di fotto alcun’ altre figure i . e .tiell’ altra la Nativitkdi 
Gesd Criflo j nel.farc dale quali opere, ricordandofi 
alcuna .volta d’ avere lafciato Roma, ne fentiva dolo- 
re eflremoy.ed era rifolqto per ogni modo di tornarvi > 
quando fopravvenendo Ja morte di Piero fuo padre, 
gU fu rotto ogni difegno perciocch^trovandofia]/efpal- 
k  una forella: da mafito.', e  un fratello di quattordici 
ann’i , e le fuc cole in difordine; fu forzato a pofare 
r ,  animo, e accoHiodarfi.ad abitare la patria, E cosl 
avendo partita la compagnia con i Dolli, i. quali ave- 
vano infino allora con e/lb lui Javorato, dipinfc da fe 
Bella Ghiefa di San Francel'co in una cappella la rifur- 
rezione di Lazzaro, piena di varie, e buone figure, 
cobrita vagaraente, e con attitudini pronte e vivaci,
£he molto gli furono cqromendate. In un’ altra cap- 

SCm< V. C .̂q pella
    

 



peiia -della fnedefifna ^ ie fa  dtpinfe F uccifione de* 
taqciuJli: innoeenti.^ fatti *c*uddnieiite raorMe da Erode  ̂
tanta bene^e coit si fiejj^jrfovenze de’ foldad, e d’ aW
tre figure j. che fa u, aisn^Wg’tia. Vi fono oltce ci6.‘
moko bene efpcel î- neUa varied dellc tcfte divetfi af- 
fetti, come nelle toadri, e balie k  paura,.ae’ 'fanciul-, 
lii la iBorte, neglf uccifari ia crudeltk; £  altrc .cofe: 

^moltey che piaeqiiem infinitatnente.''Ma egU ^  ben 
jM«o j che in facsyd# queft’ operai; feceBenvetmto quel-; 
1q , che infm’ a^ora non g?a, mai ftato ufato in Lorn- 

vtr‘veder iiu- bardia jiciofe fece modelli di terra per veder meglio. i* 
mi, c l’ ombre, ombre, e i lumi} e C fervi. di un modello di figura  ̂

fatto di legnaroc j gafigherato in mod»  ̂ che fi fnodava 
Sifervidel mo-fst tuttc. Tc bandc 5 c 'i l  quaTc .acconsodava a fuo mo* 
della di iegno. da, con pahni addoSo,. c in varic attitudini. Maquel- 

k>, che importa p d , licraffe dal vivo,; e naturaleogni 
tninuzia , come quelli che conofeera, la diritta eflfere imita- 
r e , ed affervare ilnaturale. Fini per la medefima Chiefa la 
tavolad’ una cappella, e in unafacciata dipinfe a 6e£ca 
Grifta prefb aalle furbe^nell’ orto ,7-in S. Domenico deb' 
la naededma Citt^ di^nle; a olio due Lavoie, ia una i  
il miracolo della Croee, e$» Elena , e neU'altra 6 S. Piero 
martire con buon numero di beWklime figure. E ia 
quefta pare, che Benvenuto variafle affai dalla fua prima 
maniera, eflendo pid fiera, e fatez con roanco afFettazionc. 
Fece alle Momche di S. Salvefiro in ana tavola Cri* 
fto, che in ful monte ora al Padre, mencre i tie  ■Apo*' 
BoJi pid baflb fi ftanno dorraendo. Alle monache di S., 
Gabridlo- fece una Nunziata, e a quelle di S._ Antd* 
nio nclla tavola dell’ alcare roaggiore la Rifurrezionc^ 
di Crifto • Ai frati Ingefuati nella Chiela di San Giro
lamo all* altare maggiore, Gesii Crifto ncl prefepio, 
con un coro d’ angeli in un% nuvola tenuto bellifliraoti 
In S. Maria del Vado i  di mano' del tpedefimo in una 
tavola:, naolto-bene intefa, c eolorita, Ciifio afeenden-

■ t o
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in Cielo c g ll ApoftolS, chCvlo ..ftaiwo miranr 
uu. di,‘S» jpiorgi^  ̂ fuoif. IddIa., ît;-»
ti,■ de^^Monaot;df. |^6m Oh\etoi dibinfe in una ta-, f^^Atait^San 
i»o!a a olio i Magi , .^hc ; fdi9fati\ Crifto, c gli offerj- Gior^h 'dclU 
Icono mir'ra, inceniTa, Je bro. jE t̂jnefta h delle migUo'migUori• 
ri -operc y cbe faccffe coftqi in tut^ Ja /na vita j k  qua-?
1}' tutte cofe, moitd. piacquerp  ̂ai JPe r̂are ,̂,; o 
giqne.y.ichc flavord quadri per le cafe ioroy q«afi fcnza 
nucnerpj, ,e molti ,^ltri Monafterjy^e/Faon della 
per'Je jCaftqlk , >;'^nie;|in’ lotofoo,. l> aittC; ai 
Bonderio dipinfq.ln ima ta\Tola la /i/urrezione ^iCriftoi 
E  finalmente  ̂lavord 4 frefco n l̂ ,fqfettorio di S. Andreai 
con bclla y <:,,capr-icqiofa ipwnziqnq znpltpt, ^ u r e , chf 
4ccordano je cofi? del vccfhw Teftannento nuoyo*
Ma percbS' 1’ ppere di ,cqflqi;fqrono infiniK ave-
re faveliato di queilej k .’ itpigliqti.r Ay^ndq
44 Eeayeauioi Sjvuto V pr̂ imf jprkcipl.idgna .
rolamo' da Carpi'i' qdmc fi dk4; nclla fua , yitajl,dipin-
fero infieme da. facciatia della, cafa de’ MuzzarclU nel
torgo nuovo j parte di paft;e;)di-'Colori,,
ton , alcune cole, finte ,41 pronzo^ Dipinfero , paiimente
kdddie fuori^ e dentrp'Jl \p4la?zp dj Copara, ,4uogp
dd'diporto dcIXdica di -Fewara j,a l quaj,$igncffe fec(v
indite aJtre cofe Bpoyenjitp  ̂.4 folp, ed in cowpagnia d*
altri pittorir ElfendO jpoi ikto lungo-Tfempo in ,propo-
lito di non yolcr pigliar dqmp, per eflerli JH; yltimo
divifo dal fratell^f. f  veaatogU, 4; f^ $4io to flar foJo,
la prefe di 48. annli 4’ ebbe a tatica tenuW 'un an- ^
iib , che aromalaiofi'graveinente, perdfc la yifta xiell’
beebio ritto, e yenne jn  diibbioy e pericoJo deW akroy ĵ trJiuo m per
pure raccpniandandofi a P io  3̂ e fatto, voto di veftire, •
Come poi feed j  fempre'di bigio, li confervd per la gra
tia di Dio in modo la vifta dell’ altr* pcchio f. che 1’ ope- 
jre fue fatte ncll’ cti di feflantacinqwe anni eranc tanto 
fcen fttie j e cpn pulitezza, c  diligenza, che t wna

i  " ' rav i- '
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raviglia. '.Di mknierk j efie mbftrando uVaV^^lta.n Duca" 
diiFefrara' a .Pajia Paob^ ; ^nofife di ;'Baccp
olio,'luVigo cinque braccia j e' la' caliinfta 'd ’ ApbUe,J 
fatti da Benvenuto it/detfa eta* cdn i  difegrii di Ra&! 
faello da Urbino i quali quadri fond fopra certi cam- 
mirii di fua' Eccellenza'i reftb ftiipefattp quel,' Portteficej 
che , tin vecchid df quell’ eta con un'bcdmo'Ibl'o avef- 
fe cOndotti lavori cdsi grandi, i?:c8s\ bfefU : ‘LaVor5 

.ve,nut6 vehtt a‘nni|C(»Ktinui ,* t'utti i :gibr^i;,di/ feila; pet’ 
r  amor di D io/nbl indnaftdHo delle 'monachc'di'S/ 
Bernarcfino , dove fece; molti' Ja^ori' d’ importanza a 
olio , a tempera , ed a frefcb; li the fir certq mara« 
viglia { e’gran fegnd' delfi'-firidei â'y e fga ;Budna natuta j 
non-'agendo in quel' luqgo icbh'corrtnM̂  ̂ .pH 'avendovt

b  r t  ^ 1 1  ^ 4 ?  / t  \  4  i  <-r*A m

ette lo^^tejldl Sfkgi'bne'fole cqnrpo-i 
nimenS)', con bell’ ane'di tefte^ n’bn’intrfgare ,. e fattc 

£We difcepoli f.Qxto con dolce, t  buona mahiera. A mdlir 'difc&polij 
pocograu. Benvenujby kndOtthe jrifegna^ tiltto quelld j

che fapeVa 'piii th e  vftlehtieri: ptr farnealcunotccelltn'* 
te , non fece inai ih'loro Triitto verugo’, ,eb •’in clnibid 
di effere da loro della fua tn3orevoIezza'4iftbTafo',, 
nieno con gratitudine d’ aniiiid, npn ' ebb^ mai da ei- 
li fe non difpiaceri; onde ii/ava ‘dire, non tvere roai 
avuto altri nemici, che / fuoi difcepoli, e garzohi. L* 
anno 1550. eflendogi^ vecch/o,'ritomatqgli* il fu6 raa- 

Mori ,Tendo occhj, rimare cicco del tutto, ‘ c ' cod viffe 9.
vifuto ciecô . anni; la quale di/avveatura fopportd con pazlente ani- 

mo j rimettendo/i al tutto nella vqlontk. dl Dio. Final* 
raente pervenuto all’ ctk di 78. anhi parendogli pur 
troppo effere in quelle tenebre vivuto, c ralJegrandoff 
della morte, con fperanza d’ aver a godere la lu co  
eterna, ffni il corfo della vita 1’ anno IJ5 9* a di 6. di 
SetcesnbrC} lafciando un f ig U u o lo  aiafchioj chiam_at6

Gi*
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GirclarAoi che  ̂ pecforia nwjto' gentijced ''u na Fetj<- 
miira.’ ', ' ‘ !

Fij Benvenuto"perfonain0lt6 dabbene, 'burl€volei ■ £
dolce rtella converfazidfne j’ e pa' îehte;,, c quieto intiiti* vi««o/?,pw«- 
te le fue aw erfiti. Si dilett6 ip giovaneaza dellaXciiei:- '<*/ * onorat« 
ma, e dl fonarq \U liuto > e fii nell* amicizie/i.ufficibfif- •
fimo, e atfjoreyoie ‘oltre'.rnifura- '̂ Fû '̂ ktrticcl di'GiprV 
gione 'da Gaftelfrancp’̂ pi'ctpr '̂i di Tala'nd da Ĉ Jâ pr̂  t  
di Giulio ‘Rornano, e' id‘ ger.era^^ a^ezionatiffimo a tut- 
ti gli uoniini dell’ arte; ed io ne polTo far fedcjilqua
le , due volte, ch’ io f̂ ui a*l fuo tempo a Feijara, ri- 
cevei da lui infinite amor?volezze, e cortefie. Fu fe- 
polto onorevolrqpnte neiJa Chiela di Santa Maria del 
Vado, e da moiti viituofi con verfi, e profe, quanto 
la fua virtij meritava, onorato . ( i)  E perchfe non fi t  
potuto avere il ritratto di elTo Benvenuto, fi h raeflb 
nel principio di quefte Vitt di pittori .Lombardi quello 
di Girolamo da Carpi, la cui vita fotto quefta fcri- 
veretno.

VITA

III M oltijlmi quadri d i Benvenuto f i  ritrovano nelle galleriediRo- 
nut, e fpeeialmente in quella del frincipe Panfili, dove fono i piu 
grandi, e fra g li altri una Vifitafione di $• Elifabetta di figure ,quan‘  
to il M tu iw  e time di gran for\a ,  e fatte r ’̂ altare a fo n a  di Jcuri 
J it il’ andere di tienarde da vinci , le quali figure hatino un gran eam .̂ 
po , che rapfrefenta la faceiata d’ un nobile tdifiu,a di buena archi- 
tettura finta di marmo bianco, ma casi bene appannato ,  ̂  the non f i  
pub defiderart un colorito piu dolce, piu accordato ,  ne pile vero. Cir
ca il ritratto, che il fTafari dice di non aver potuto avere  ̂ avendolo 
trovato i l  ManoleJ/i, lo aggmnft a ll' edifione di Bologna, dondel’ ab'. 
biamo tratto.

Un altro bel quadra di Benvenuto I nella galleria delT JEmid 
nentijfimo Corfini, amante, e Jiroeettore de’ pittori, e delle loro ope- 
re . Vi e rapprefentato un S. Ageftino, che in riva a l mare ferive i l  
fuo trattato della Trinita mntrt fm faruiullo ttnta eon una eonshi^lia    
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di votare U marc in uns fua f<^etta <, cht fia feayata net lido. In at- 
t6 i  fopra lc 'nUr̂ ole una Madonna col bambino in tollo atteiniata da 
iinot moltitudine d’ angioli canto ben d i ^ j l i ,  ch’  i  una maraviglia , 
poieke moltitudine in <vt<x- di far ' eocifufione, fa  armonia,
berlchb fenbrino ammontati fekt^ erdine , i .a  figura d d  S» Donore e 
terribilt,  f  fi yolge al putto con tin’ fUtitudiae canto fiera , cht pat 
difegnata dal Bonarroti , ma colprita da Raffdetlo ,

. Lo Jleffo JEmottntiJJimp ha di Bcrtyenuto ', un altro quadra i the 
f u  tenuta'd*' fittoriipih intcndenti per di mano di Raffacllo da Ur- 
binp'f.e per tale» tempo fa  f a  venduto Jettectnto fcu d i, fin che poi 
■ yenna iri potere d i fua Emininha, Rapprefentd 
ditriisanti d i farm a-fiteal^.

■ ta ana S , Famiglia^ can
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G irolamo dunquc jdetto’da Carpi, f i } n  quale fuFer-* . . . .
rarefe , e difcepolo di Benvenuto fu a prindpio 

da Tonimafd fjio padre, il qualcjcra pittore di fcudcr  ̂ Mvê uto, 
ria, adoperafO in bottega a dipig’nere forzieri» (gabef ■
J i , cornidoni, ed altri si fiafti lavori di dozzina, Aven- 
do poi Girolamo fotto la difdplina di*Benvenuto fatto 
alcun frutto, penfava d* averc dal pacfre a eflere levato 
da que’ lavori meccanici; ma non ne faoendo Tommalb 
*altro, come qiielli, che aveva bi^gito di guadagnare, fi 
rifolv^ Girolamo partirC da lui ad ogni modo . E cosi 
andato a Bologna , cbbe apprcflo i Gentiluomini di 

■ quella Cittk affai-btfona grazia. Perciocchfe avendd 
fatto alcuni ritratti, che fomigliarono aflai, fi acquiftd 
tanto credito , che guadagnando bene ajutava pid il 
padre ftando in Bologna, che non avea fatto dimoraur 
do a Ferrara i In quel tempo , efiendo ftato portato a 
Bologna, in cafa de’ Signori Conti Ercolani, un quadra 
di roan d’ Antonio da Corcggiq, nel quale Crifto in 
forma d’ ortoiano appare a Maria Maddalena, (a) la-

vorato
h i S i dovea qaejlo pUtort nommare non da Carpi, na Girolamo Carpi,

€ toai c apptllato lui/a'tragedia dtV Giraldi intitolata Orbec,  ftampata in Fer^
Tara ntl 1,47, di mi fe e t  le feme juefio pittore-, kppaidovifi: eu I’  architetto, t  
’ I  tUpinter* della feena M . Girolamo Carpi da Ferrara.

Ill Vedi nel tomo 3 , « c, 6t, nella vjp* del Coreggio ,  doye f i  mento~
«>« gatfio guairo. *
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vorato tanto bene;, e moibidamente quanto piQ non 
fi puo credere; entr6 di modo nel cuore a Girolamo 
queila 'inaniera , che non baftandogli avere rinatto 
quel quadro, ando a Modena pitr vedere Taltre operc 
di raano del Coreggio; Ik dove arrivato, oltre all’ ef- 
fere reflato nel vederle tutco pieno di maraviglia, una 
fra I’ altre lo fece rimanere ftupcfatto, e qucfta fu quel 
gran quadro, che  ̂ cofa divina, nel quale t  una nclha 
Donna, che ha un p^tto m collo, il quale I'pofa Santa 
Catcrina, un San Baftiano  ̂ e altre figure, con ane di 
tefle tajjto belle, che pajono fatte in paradifo. (i) 
b poflibile vedere, i.piu bei.capcili, nt le pm belio 
ttani, o altro colorico piii vago, e tjaturale . Eflendo 
ftaco dunquc da M. Fiancefco Gdlertzoni, dottore, e 
padrone'del quadro y-il quale fu amiciflSmo-dd Coieg- 

S’ Invaghifce g io , conceduco a Girolamo poterlo ritrarre, eg!i ii ri- 
delU '"‘f n i e r a con tutta *quella diligtnza, qhe maggiore fi pud 
t {̂ oreggio. jjj^jnaginare.'Dopo fege il fimile,della tivoia di S. Pie* 

ro Martire, (2) la quale avea dipinta il Coreggio a una 
Compagnia d iT ecokri, che la tengono, (iecorpe ella* 
merita , in pregio grat^iflniis, eflendo mafljinamente in 
queila, oltre alP altre figure',, un Cyfto fanciulio in 
grembo alia madrq, che pare, 'die 4>iri, qd un S, Pie- " ' ‘ ro

III J^ i qtufio qua4r0 non feet pnroia i l  Vafari nella vUa di tffo Com 
teggh » E* intaglUto in ramo molto hnc* Anche. d ' altri di ^uejli quaari' non 
doveva aver‘ notiriail Vafarit quî ndo fcrijfc queila vita • u

no ditto chi i l  ra/nr{non ka fatto parola di quifio quadro, f i  fotfc non 
J  queila Madonna nominata apprejfo cOfi quilli parole i Dipinfe ancora in 
Modena una tavola d* una Madonna tenuta da tuttii pittori in pregio • Nel 
^utjlo quadro ammirahiU f^a pojfednto dal Cardinalc Sfor\a , come f i  e ditto am̂  
piamente mile note alia vita del Coreggio tomo cart, 68* Adejfo f i  troy a iit 
Efancia •

I2I E  S. martin mentovato qui dal Vafari e uno dê  piu eccellcnti 
quadri del Coreggio, e ora f i  trova nella galleria del Re di Pollonia, id ' e fiato 
perfettamente intagliato dal Signor De Bov'e-̂  Vi fon certi putti ammirahiU, eh< 
ouido Rent avea moUo fiudiati, e gli erano rimafi tanto imprejji nella niemoria, 
e tanto gli aveva rzmrjiirati ̂  che a ognuno, che tornava da Modena > domandava., 

fe que putti erano ancora ncl mtdefimo fiato, o f i  erano erefiiuti, e. divenuti 
pant fatti* 9“̂
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to Martire belliffimo; ed un’ alftra tavoletta (r) di mano 
del medefitno fatta alia Compagniadi S. Baftiano ,11011 
men bella di quefta. Le quali tucte opere , elSendo fta- 
te ritrarte da Girolamo^ furono cagione, che cgli mi- p- /r  ̂
gliorb tanto la fua prima maniera, ch’ ella non pinfe con *graii
va piu dcfla, nfe quella di prima. Da Modana andato mglior»mmo 
Girolamo a Parma, dove avea intefo, clfer alctme ope
re del medefimo Coreggio, ritrafle alcuna delle pittu- 
re della tribuna del Duomo, parendogii lavoro ftraor- 
dinario cioe il belliffimo fcorto d’ *una Madonna, che' 
faglie in Cielo (2) circond«ta da una moltitudine d* 
angeli: gli apoftoli , che ftanno a vederla iJflire, c 
quattro Santi protettori d i’quella Citta, che fononelle 
nicchie: S. Gio. Batifta, che ha un agnello in mano ,
S. Tofei ^ ffiofa deJla noBra Donnj;a, San Bernardo degU 
TJberti^'Pi^ntino Cardinale, e Vefcovodi quella Citti ,
■ ‘̂ un altro Vefcovo. (3) Studib fimilmente Girolamo in 
S, Giovanni Evangelifta le figure delTa*^c^pelIa mag- 
giore nella nicchia di ill«no del medefimo ^oreggio, 

la incoronazione di noftra Donna, S. Jovanni 
Evangelifta, iJ Batifta, Sat Benedetto, San Placido, 
e una moltitudine d’ anp^i, (4) che a quefti fono in- 
torno, e le mar«fvigliq^^gure,,che fono nella Chiefa 

/  K t  di
i f S *  efprim^maU u Vafari chiamando favoUtts il ^nadro della Com» 

pagnU d ifS . Safhano  ̂ effendo alto <?. p'udi^ c 6, dita  ̂ e largo piedi y. ( wcz.
Apche quejla tayola e ora traportata nella galkria di Drefda ,  td e fiata modern 
namnU inta^Uata daKilian*

111 Ow i l  Vafari f i  corregge dal fallo di memorla , che aveva ccmme£'o 
Hel credere, eke qiitjia Ajjanta foJJ& nella Chiefa di S. G/o. B a t ifa , Credo y che 
£sli ahhia prefa V occajion.e dl parlare qiu deW opere del Coreggio , perchc aven» 
dele redute nuovamcnte , potette agghtgnere alcwie not\ie, e correggere akuni 
shagU , che aveva prefo ntl difiendere la jha vita . Forjc da qucjla copia del Car
pi fu due volte ricavato V intaglio di quejlo gruppo da Francefco Faraone Aquila 
in una carta grande , e In una piccola •

I3I Oiicjie pitture furono intagllate ad acquaferte , come f i  e ditto nella 
vita del Coreggio nel tomo ter\p a cart, jy . da Qiovan Batifia Vanni pit- 
tor Fcorentino i e dedicate il ciz 2. di Febbrajo 1610. a l Marchsje Loren\o Guie* 
ciardini. no veduto anche una di quefie carte nella Faccolta dellc fiempe della 
libreria Ccrfini intagliata da Sijlo aadaloahi, ma non fo  ̂  fie n’  abbia intagiiate 

piu • ' ‘ •
M  f i  acunnano It pitm t della pribuna, delle quali ho parlato. 

data Ciuma •
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S. Sepolcro alia capjella di S. Giofeffj, tavola di 
pittura divina . ( i)  E perchfe h forza , che coloro,a i 
qt»ali place fare alcuna maniera, c la ftudiano coiu 
amorCj la iniparino almeno ifl qualche parte, onde 
avviene ancora, che molti divengono piii eccellenti, 
che i loro tnaeftri non fono ftati , Girolamo prefe af- 
fai della maniera del Coreggio. Onde tomato a Bolo
gna , r  imitd fempre, non ftudiando altro che quella, 
e la tavola, (2) che in quella Citt^ dicemmo eflerc 

^di mano di RafFaell?) da Urbino. E tutti quefti parti- 
colaii feppi io dallo fteficf Girolamo, che fu molto 
roio arttico, T anno 1550. in Roma, e il quale meco 

Si. dolft dl non fi dolfe plu voltc d’ aver dbnfumato la fua giovanez- 
aver ftudiuto z a , c i migliori anni in Ferrara, a bologna, e non in 

 ̂ luogp, dove SLVIcbbe fifCtO dub-
bio molto maggioie acquiflo. Fece anco nol^ piccpl 
danno a Girolamo, nclle c®fe dell’ arte , 1’ avere at-\ 
tefo troppq.a’-1uoi piaceri araorofi, e a fonare il liu- 
to in qi]pl‘ tempo, che areMfe potuto fare acquifto 
nella pittura.•Tomato dunque a Bologna, oltre a molr 
ti altri, ritraffe Mtfleir Or»frio Bartolini Fiorentino, 
che allora era in quella C iS ^ a  Audio, e il quale fu 
poi Arcivefcovo di Pifa, la quSiJg teltk, che oggi t ap- 
preflb gli eredi di detto Meffer ^ o f e r i , ( 3 ) ^  molro 
bella, e di graziofa maniera. Lavorandft in quv 
po a Bologna un maeftro Biagio pittore, (4) comincib 
coftui vedendo Girolamo venire in buon credito, a 
tetnere, che non gli paffaffe innanzi, c gli levaffe tut- 
to il guadagno . Perch& fatto feco amicizia , con buona 
occafione, per rftardarlo daJl’ operate , gli divenne com- 
pagno, e dimellico di maniera. , che cominciarono a la-

vora-
III  Ztf pitture della Chiefa del S* Sepolcro fin o  fiate entagUaU in ramt do 

tranccfco Sricci fcolare di Lodovico Caracci •
lai La tavola di S, Cecilia, che fia  in 5. Gio, in monte*

\-̂ \ Nofen vale Onefrio, fecondo il troncamento chene fannoin 
« Diageo Vupini detto maejlro Biagio dalle Lame , fcolma del

, sonu /  Ues,t nttC A b fttd m t f im rU o .
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vorare di compagnia , e cosl continHarono un pezzo; 
la qual cofa j come fu di danno a Girolamo nel gDa- 
dagnoj cosi gli fu parimente nelle cofe dell’ arte, per- 
ciocche feguitando Je p«date di maeftro Biagio , che la- 
vorava di pratica, e cavava.ogni cofa dai difegni di 
quefto, e di quello, non metteva anch’ egli piu alcuna 
diligenza nelle fue pitture. Ora avendo nel monalierio 
di S. Michele in Bolco fuor di Bologna un frate Anto
nio , monaco di quel luogo, fatto^un S. Baftiano grany 
de quanto il vivo; a fcaricalafino in un convento del 
medcfimo ordine di monte Oliveto una tavola^ oliore 
a monte Oliveto maggiore alcune figure in ftelto nella 
cappella dell* orto di S. Scolaftica , voleva T abato 
Ghiaccino, che f  aveva fatto fermare quell’ anno in 
Bolopn^che ̂ gli dipignefle la fagreftia nuova di quel
ls lor^^tnefa.. Ma frate Antonio, che non fi fentiva di 
(are si grande opera, e al «quale forfenon molto piace- 
va durare tanta fatica, come ben&*1pe!ffi55fenno certi di 
cosi fatti uomini, opeTVdi maniera, che 0̂8̂ 1’ opera-* 
fu allogata a Girolamo a maeifro Bitgio,-i quali la 
dipinfero tutta a frelco, Acnd<i nd l̂i fpartimenti della 
volta alcuni putti, e a n p li, e nella tefla, di figuro 
grandi, la florid della^rasfigurazione di Crifto,ferven- 
dofi deydifegno di ^ e l l a , che fece in Roma a S. Pie
tro itVMonto?!t) RaffaeUo da Urbino, e nelle faccia- 
te ferero alcuni Santi, ne’ quali ^ put qualche cofadi 
buono. Ma Girolamo accortofi, che io flare in com-, 
pagnia di maeftro Biagio non faceva per lui , anzichi 
era la fua efprefla rovina, finita quell’ opera, disfeco 
la compagnia,e cominci6 a far da fe . E la prima ope
ra , che fece da fe folo, fu nella Chiefa di $. Salvato- 
re; nella cappella di San Baftiano una tavola, ncila_» sTivatare lo- 
quale fi portd molto bene. Ma dopo intela da Girola. data, 
mo la mortc del padre , fc ne tornd a Ferrara > <iove 
per allora non fece altro, che alcuni ritratti , e ope-

R  I i re    
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re cii poca importanza . Intanto venendo Tiziano Ve- 
ce;lIio a Ferrara a lavorare; come fi dira nella fua Vi
ta , â lcune cofc al Diica Aifonfo in uno ftanzino, ov- 
vero Radio, dove avea prima favorato Gian Bellinoal- 
cune cofe, e il DolTo una Baccanaria(i)d’ uomini Can
to buona, che qnando non aveffe mai fatto altro, per 
quefta raerita lode, e nomc di pittore eccellente , (2) 
Girolamo , mediante Tiziano, e altri, comincio a pra- 
t̂icare in Corte del Dijca , dove ricav6 quafi per dar faggio 

di fe, prima che altro facegTe, la tefta del Duca Erco- 
le di ^^rrara da una mano di Tiziano , e quefta con* 
traffece tanto bene, ch’ ella pareva la medefima, che 
r  originale, onde fu mandata come «pera lodevoie in 

. Francia. Dopo avendo Girolamo tolto moglie, e avu- 
wa-"*** figliuoU forfe troppo prima , che n»n di-

pinfe in S. Francefco di Ferrara, negli angoli deiie voKi
te a frefco i c|aajttro:Evangjlifti, che furono aflai buo- 
ne figure. /sEeimedefimo luog^'ece un fregio intorno 
intorno a>*a Chiefa ^ che fu oopiofa , e molto grande 
opera, effendo* p ie ^  di raeaze figure, e di puttmi in-* 
trecciati infiemc auai •vaga^nte . Nelia medefuna_* 
Chiefa fece in una tavola u^^LAntoi;io di Padoa,coti 
altre figure; e in un’ altra la iioSw Donna in aria con 
due angeli, che fu pofta all’ altar^ell^rgno^lL Giulia 
MuzZarella, .che fu ritratta in e/fii da Girolamolpiolto 
bene. In Rovigo nella Chiefa di S. Francelcq dipinfe 
il ntededmo 1’  appadzlone dello Spirico Santo in lingue 
di fuoco, che fu opera lodevoie per lo componimento 
e bellezza delle tefte; e in Bologna dipinfe nella Chie
fa di S. Martino (3) in una tavola i tre Magi con bei- 
liffime tefte, e figure: ed a Ferrara in compagnia di 
Benvenuto Garofalo, come fi 4 detto, la facciata della 
cafa del Sig. Batifta Muzzarelli, e parimentc il palaz-

l i l  Ciai un SaccanaU,
l i i  Qui pure da. il titolo dl pittore eeetlUrtte a l Dojfo ̂

In S , MflrtiM Mass‘ur^<tlM fuppeU  ̂ Stuattempa^ni^

zo    
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zo di Coppara, villa del Duca apprelTo a Ferrara do* 
dici miglia: e in Ferrara fimilmente la facciata di Piê 'o 
Sondni nella piazza di verfo le pefeherie, facendovi la 
prefa della Goletta da ^arlo V. Imperadore. Dipinfe 
il medefimo Girolamo in S. Polo, Chiefa de’ frati Car- 
melitani nella medefima Citta, in una tavoletta a olio, 
\in San Girolamo con due altri Santi grandi quanto il 
raturale, e nel palazzo del Duca un quadro grando 
con una figura quanto il vivo , finte per una Occafio-  ̂
n e, con belia vivezza, mo^enza, grazia, e buon ri- 
iievo.Fece anco una Venere ignuda a g ia c e re g ra n 
de quanto il vivo j con Arpore appreffb, la quale .fu 
raandata al Re Fjancelco di Francia a Parigi; cd io 
che la vidi in Ferrara 1 anno 1540. poflo con venta 

^la fufle belliffima.-Diede anco princi- 
erne fece gran parte, agli orjiamenti del refetto- 

^lio di S. Giorgio, luogo in1B'erraya:dA.MoMcidi Mon* 
te Oliveto; ma perche^feid imperrettaq|^l’ opera, 
P ha oggl finita Pellegrini Pellegriji ( i)  dip«<o^Bo- 
Tognefe. Ma chi yolelle menzione cfi*quadn^»rti- 
colari, che Girolaiho fece m moAi Signori, e gentUuo- 
mini, farebbe troppo mag^ore di quello, che 6 il de- 
fiderio noftro, la florij^perd dico di due folamentc, 
che fon^oellitfi^L J F  uno dunque, che n’ ha il Ca
valier l^jardo in Parma  ̂ beJlo a rnaraviglia j di mano

del
111 Ciol Tdlt*rino Tihaldi, ittto tosi dal nomt d d  padre ,  cA* trd maflr» 

TihaUo muratore. Z?i fellcgrino tomo pagina aoj* « ndla. yita d d  jPn* 
matiuio •

5i corregga nota» percht efftndo qutfti due VdUgrlni amiedue
fittori di grido 3 cd ejfendo nomindti ora in un modo , ora in un altro, do ka 
f a t f  d  che moUc yoke e pnfo I* uno per V altro , come e fsguito a me . Vno h 
Pellegrino Pellegrini > o Pelltgrino Tihaldiy o da Bologna» ed e quelli di euipar^ 
la qui il Vafari \ c nuovaminte piu a hajj'o nella vita del Primaticcio dove lo chia<» 
ma femplicemente .Pellegrino Bologntfe • V  altro fu' Pellegrino Munari da Modena 
aelebre anche effo, detto e\iandio Pellegrino da Modena ,  come a cart, zop, del 
4omo l*entlt,r^,a c. 75. Sitolganovia dunque le due ultime rigke di quejlanota • La 
ytita fo i di Pellegrino Pellegrini, o Tihaldi Bolognefe e fiata feritta ectellentemen- 
te a l fuo folito dal Sig, Pietro zannotti \ come dirb piii fotto 1 in fronte alU 
^ampe delle pitture del Tibaldi, che fin o  nell* Jfiituto di Bologna \ e quefii pet 
twjievino »»» tht for M9»4o m  d* Modtntt
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del Coreg^io, nel quale la noftra Donna mette una_« 
camicia in doflb a Crifto fanciullctto j ne ritraffe Giro. 
Ja*mo uno a quello tanto fimile, che pare deflb vera- 
mente: e un alcro ne ritrafleda unodel Parmigiano,(i) 
il quale h nella Certofa di Pavia, nella cella del Vica- 
r io , cosi bene, e con tanta diligenza, che non fi pud 
veder minio pid fotcilraente lavorato; ed altri infiniti, 
lavorati con molta diligenza. E perch^ fi dilcttd Giro- 

'Giro?4mol!^Iamo, e diede anco opera all’ architettura, oltre mol- 
tejê all’ arc/^t\ dlfcgni di fabbricTic, che fece pet fervigio di molti 

privati * fervi in quefto pafticolarmente Ippolito Cardi- 
nale df Fert^ra, il quale avendo comperato in Roma_t 
a ’Montccav^Ilo il giardino*, (2) che fh gi  ̂ del Cardi* 
nale di Napoli, con molte vigne di*particoIari all’ in- 
torno, conduffe Girolamo a Roma, lo fer-
vilTe non folo nelle fabbriche, ma negli accolfcfsii ^di 
legname veramer^^jegj del detto giardino ; nel chettv 
pored tanjgt?gneYche ne redd ognuno ftupefatto. E  
nel vero^^n fo cjii altri fi J ^ e  potato portare me- 
glio-tfr^ i  in*^are ai legnaijpi ( che poi fono .ftati co- 
perti di belliflime*veis!.ure ■  tante bell’ opere, c si va- 
gamente ridotte in diverfe^^m e, e in diverle manie- 
re di tempi, nei quali fi veg|||ono dggi accomodateIc 
pid belle, e ricche ftatue anticn^ che fientWn Roma, 
parte intere, e parte date redaurat? V al^o  Cioli 
I'cultore Fiorentino, c da. altri; per le quali opere ,efi- 
fendo in Roma venuto Girolamo in faonidimo credito, 
fu dal detto Cardinals fiio Signore, che niolto 1’ ania- 
va , inedb i’ anno 1550 al.fervizio di Papa Giulio III.

i l
111 Due fa in  di memoria ha qut ccmmejfo il Vajari* I l  primo e , ehi U 

quadra del Cav. Bajardo non era del Corep,%io y ma del Parmigianino, e rappre* 
jentava wi Cupido, che f i  forma I* arco, come aveva detto, e deferitto nel tomo 
4. a cart* Ijo . e l/l* H qual quadro c prejfo a l l  Imveratore, come f i  pud piu 
difiefamente vedere nelle Giuntt fattt alU note di quella pagina* V  altro fallo Cf 
che i l  quadro della certofa di Pavia non c del Parmigianino, ma e quefto del 
Coreggio, di cui qut parla i l  Vafari, che ora f i  dice andato in Jfpagna, e 
intagliato in rame da Francefco Aquila •

Vof (  BTB c i l paU\y> pontifido^
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n quale lo fece architetto fopra le cofe di Belvederes , 
dandogli flanze in quel luogo, e bupna provvifione . Archiutto dd 
Ma perch  ̂ quel Pontefice non fi poteva mai in finiili 
cofe conrentare, e malfimamente quando a principio 
s’ intendeva pochiflimo del difegno, e non vcleva la_. 
fera quello, che gli er? piacduro la mattinaj c perchc 
Girolamo avca fempre a contraftare con certi arohitet* 
ti vecchi, ai quail parea ftrano, vedere un uomo nuo»
V O,  e di poca fama eflere ftato ^prepofto a loro; 11 > 
lilblvc , conofciuta 1’ invidia j e forfe malignita di quel* 
l i , elTendo anco di natura *i>iuttofto freddo che altri- 
menti, a ritirarfi. E  cosi per lo meglio fe ne tornd a 
Montecavallo al fervizio del Cardinale; della qual co* 
fa fu Girolamo da molti lodato, ellendo vita troppo 
difperata^aiar ^jtto 11 giorno, e per ogni minima cofa 

aT'J^cbntendere con ^uefto, e Aiello. E come dice*
^va egli, k tal volta meplirr voderl liL-quiete delP ani- 
mo con 1’ acqua, e c ^ ^ a n e , che'ltenta^^cHe gran- 
dezze, e negli onori. F3too dunquej che e p a a ^ o la -  
jno al Cardinale fuo S ig n ^  un molto BSI quauTW'^he 
a me j-il quale 11 vidi, pimque ^om*mamentej effendo 
gia ftracco, fe ne torn^iRn effo lui a Ferrara a go- 'AnnojatedaW 
derli la quiete dr c a l^ i^  con la moglic, e con i fi- invidiafiritird 
gliiioli.yi^aRijo J^e-^eranze. e le cofe della fortuna 
nelle de’ luoiavverfarj, che da quel Papa cava- 
rono 11 medefimo, che egli j e non altro. tiimorando- 
fi dunque in Ferrara, per non fo che accidente elfen* 
do abbruciata una parte del caftello, il Duca Ercole 
diede cura di rifarlo a Girolamo; il quale 1’ accomo- 
dd molto bene, e P adornd, fecondo che fi pud in 
quel paele, che ha gran mancamento di pietre da far 
conci, e ornamenti; onde mcritd efler fempre caro a 
quel Signore; che liberalmente riconobbe le fue fati- 
che. Finalmente dopo aver fatto Girolamo quelle, e

mol-    
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molte altre opere ( i)  {? mor! d’ annl 55. rannorS55 
ĵ n6re*tdefc^c fu fcpolto rella Ghiefa degli Angeli accanto a!!a fua 

p 5ptia. Lafcid due figliuole femtijine, e trc mafchi, 
cioe Giulio, Annibale, e un alero. Fu Girolamo lieto 
iiotno j e nella converfazione molto dolce, e piacevo- 
l e . Nel lavorare alquanto agiatp, e lungo; fu di mez- 
zana ftacora, e.fi dilcttd oitrernodo della mufica e de’ 
piaceri amorofi piu forfe, che non conviene. Ha fe« 
^uitato dopo lui le ^abbiiche di que’ Signori Galaffb 
T;errarefe architetto, (2) uomo di belliflimo ingegno, 
c di taqjco giudizio nelle cSfe d’ architetcura, che, pet * 
quantoTi vcde nell’ ordine de’ fuoi difegni, avtebbe 
moftro, molto piu che non l ia , il fuq valors, fe in co- 
fe grandi fotie ftato adoperato.

E ’ ftato parimente Ferrarefe, e ic^^tama^cc^Ien* 
Girolamo Ftrra'^^» macftro GiroUt^o, ( j )  il qtiale a b iu n d o  ,
re/e lavoro in iiati 5 ha d o p o A n d ^  C o n tu c d  fa o  raaeftro, iavorato\ 
Hieanati,fLo- tiioke coC^gl^riar^o a LorSt^e fatti moltiornamen- 

ti intorno^^ique/ia^cappeJia^c cafa della Madonna* 
Colit«*“m co < 4epo c h e  d i parti il TribolO) chp 
fu i ’ ultimo, avendo iinito ^  maggiorftoriadi marmo,

,  che
III Trji U fu* open non. f i  dee tralafclan^a piccola , m^t^dUffirna 

'pola , & in Bohsna nella Chicfa del 6antiJp.m^Hiii£ii0^aUa ea/pella ,
ck̂  e fu l pifio del Parmigiano i e un quadra Jhriato  ̂ cfd e nella g a lli^  dtl R e  
di Polonia ,  avuio da quella del £)uca di Modena . I l  "Safari dd a C^lamo 
txnni di y i^  * i l  Superb i gliene dd C8»

I2I S i ayverta, che queflo GaUjfo architetto, non e queglit di cut parla 
i l  yafari a c. 2.7. del tortio 2. nella vita di Niccolo Aretino; per che quelli cm 
antico i e pittorct come J l  e detto anche nella nota in pie della pagina 55^, delh  
/iejfo tomo ; dove fi e detto y che il Padre Orlandi lo fa  pittorc , e architetto p 
ma f i  e lafciato £  avvertire, che i l  detto Padre ha prtfo equivoco con quefio  ̂ di 
cui parla qut i l Vafari,
I 1̂ 1 Di qttefto Girolamo fiuhore fi vegga tomo 3, cart. %$4<, 2<?a. e
at nota pojta in fine delU detta pag. zqa. dove f i  cita la vita che di eJJ'o fcrijfe 
i l  Bald'tnucci, Ouivl f  e lafiiato di citare quefio luogo del P'afari , per dijctio dell* 
JBidice generale 'pofio in fine dell* ediiione di iiolegna, dove e riportato Girolamo 
da ^c'-rara come dlverfo da Girolamo Lombardo y quando fono lo fiejjo  ̂ J l  Vafari 
pot tomo 4* y .  nomina in parcntsji un Gifolamo da Ferrara che ftmbra pitioi 
re fitratttfia, dicendo non efer ftato capa.ee di fare i cartoni per gli ara\\i* che 
alera fa r  tejfere .̂. i l  Duca di Ferrara ,  the riceTcen,o fterie terrihili,  dove hijogna ■ 
fvar\te 4 * ane-, e di dijegno «
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che h dietro alia delta cappella, dove gli angeli pop- 
tano di Schiavonia quella cafa ncUa feiva di Loreto; 
ha in quel luogo continuamentc dal 1534. infino *all’ 
anno i 5<5o. lavorato, 9 vi ha fatto di molteopere; U 
prima dellc quali fu un profeta di braccia tre e mez* 
zo a federe, il quale fu meflb e0endo bella, e buona 
figura, in una nicchia , che k volta verfo Ponente; 
la quale Hatua, elTendo piaciuta , fu cagione , che egli 
fcce poi tutti gli altri profeti da uno in fuori, che de" pr»
verfo Levaote, c dalla banda di ruori, che h verfo Jrfu l, e c s n L l -  
altaie, il quale k di mano’ di Simone Cioli da Set* lUri a  bran̂ a 
tignano, difeepolo anch’ egli d’ Andrea Sanfo*no. n 
xeftante dico de’ detti profeti Ibno di mano di maeftro 
Girolamo, e fono fatti con molta diligenza, ftudio, e 
buona pjpiijfia .yUla cappella del ^agramento, ha fatto 

^  nwdf!Tnio li candellieri di bronz®, alti tre braccia in .
T irca, pieni di fogliami, e«fisure ^^oi^e di getto tanto 
ben fatte , che fono maraviglicIa7l!^|R fuo fratei- 
lo , che in fimili cofe ol^etto t  vaentuoiiilS^a fatto in 
.compagnia di maeftro G i^am o in'^Ronm niolfe^aJtie** 
cofe, c particolarmente un tabsrn r̂ftolo grandiflimo di 
bronzo per Papa P a o l^ A  il quale doveva elTere po* 
llo nella cappcilJ deljpTazzo Vaticano, detta la Pao«
Jina,#

IPm i Moc!5fi?n" ancora fono ftati in ogni tempo 
artefim eccelleati nelle noftre arti, come fi t  detto in 
altri luoghi, e come fi vede in quattro tavole, dellc 
quali non fi t  fatto al fuo luogo menzione, per non 
faperfi U maeftro, le quali cento anni fono furono 
fatte a tempera in quella Citti , e fono fecondo

S s que’
i l l  D i Sim fin Ciolivtdi it tamo ac, ipl# e la nota a c, 29J, D i ejfo 

« i di Vincen\io cwU nomin&tfi foco fopra , c eltrove, non f i  trora n'e part il 
nomt neli Abecedario, petch't il Padre Orlandi non ifpeglib quefte v iu ,  e per

Sana juefii C ioli, e inntmerabiliaM profeffori^
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que* tempi belHffime , e lavoratc con diligenza. La 
prima h all’ altare maggiore di San Domenico, e_> 
r*altre alic cappelle , che fono nel cramszzo di quelia 
Chiefa. •

E  oggi vive della medefima patrta un plttore chia« 
mato Niccolo; ( i)  il quale fees infua giovanezza mol- 
ti lavori a frefco intorno alle becchierie, che Ibno af- 
fai belli: e in S. Piero luogo de’ Monaci neri, all* 
altar maggiore in una tavola la decollazione di S. Pie- 

V p  , (a) e S. Paolo* imitando nel foldato, ebe taglia 
ibro la tefla . una figura finfilc^che b in Parma di raano 

♦  d’ An-
lit  Nlc'colo ddV Abate eccellentijjimo pUtorem̂  Fu fcolare del? Abate 

Primatiedo vahrofo pittorc . D  pl ije molta in Francia» dove fu coniotto dal del
ta Abate 9 circa al ejfcndo d ’ anni ^a. VedL il delU
t iu  de*pittori Modanefi • r ffl?  Ifiituto di Bologna Jbno , e
in S* Lorenzo di porta Stierd e dipinto a frefco nella cappella del 
gigante , ck* era in Bologna » ^uando vi 4? incormo Carlo V, e in San Giufeppe^k 
fuori di porta Sarar^ggfl^ii^^e^gran lunetta una K- furre îone a frcfco • >

N ^ B ^ d e u ^ ^ a t e  y o per nomin^^ col fuo proprio nonte, di Nic- 
celo Abate ,  fotto ne pxrla ilA B ifa ri» e dove qaalcofa f i  e detto
ntlle not^^Ji^ piu <vwiam3 ite ne ha p a rlcK  il ditto Signor zannotti, che ne ha 

* ^rmamentSrla vita> come parimBte ha fatto di Pellegrino TihaUi, 
quati vite elegantly e eopiofi , e^orreda^fdi hdlijjime notiy.e fono ftaU pofie in 
fronte al hbro intitolato : Le picture di ^LUegrmo Tibaldi, a di Niccolo Ahati 
tfjienti nel? Ifiituto di Bologna defcritte^lLgd illufirate da Giampietro Zannotti 
Segretario del? Accademia Clementina - In ty^o. del quai lihro non f i  c
vedutQ finora > ni fo fe  f i  vedrd opera in queftog^erc ne piu hA l^ne  
gnijica, piu perfetta, e cost ben penfata, ed da tor-
ehi di Francia  ̂ o d* Inghilterra, o <r Olanda, si per la c^ta, e i  ca^teri, e si. 
per la corrc\ioue del dijegno , e pulizia, e Jinena del? intaglio , e si pe^gH orna- 
menti, e fregi eruditif e hen fktti , che ?  adornano , e si jiaalmtute per le dotte ,
9 fob/ie t e chiare fpiegaqioni y e per gli fpiritofi veffi del Signor Zannotti  ̂
f t  noti\ie che di quejii due eccellentiffimi pittori anderb fpargendo , pro- 
tejia ingenuamente d̂  averle in gran parte > e per poche tutte tratte dalle due fo- 
praddette viJe» le quali non prima d* adejfo ho potato acqidfiare > che fe prlma It 
avejji avutCi volentieri h avrei fpogUate, c ornatone le note pofte <? fio i luoghi* 

Non f i  fa ,  che ?  Abati fiudlajfe da alcun pitture » Solo f i  fa , che at— 
tefe al difegno prejfo Antonio Begartlli fculton fovrano di terra cotta Modanefi  ̂
detto ancke Bigarino, di cui f i  parlerd altrovs, 11 Bumaldi a c, 25 y.- lo Scan- 
nelli a c, ^23. e il Matvafia tom. i .  a cart* i f $ ,  lo fanno fcolare del Printa- 
ticcio, ma e totalmente f i l fo ,  poicke rpufii lo chiatno in Francia , quando NiccoXo 
tra perfi\ionato nel? arte •

lz\ A l Vafari e venuto feritto per inavverten{a, T^tcollafiont di S . Pic* 
tro , e S. Paolo* £  poiere dire, genericamertte martirioi poich'e avrd ben fapnto y 
the S. Pietro fu, crecifijfo , e $ ,  Paolo decapitate ;  ambedue nel medefimo giorna^
Bia non nel medefimo luogo» ^  ^
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d’ Antonio(i)da Coreggio in S. Giovanni Evangelida, 
lodatiffima • (a) E perch^ Niccol6 h ftato pii raro ngl- NUcolh 'dell* 
ie  cofe a frefco, che nell’ altre maniere di pittura, tccelUm- 
oltre a molte opere > cfco ha fatto in Modana, ed in 
Bologna} intendo, che ha fatto in Francia, (g) dove 
ancora vivc, pitture rariflime, Cotto MelTer Francefco 
Frimaticcio abate di S. Martino , con i difegni del qua
le ha fatto NiccoJd in quelle parti molte operc 5 come 
fi diri nelia Vita di elfo Primaticyio. j

S 6 a Gio, /
h i UVedritaiia c. 6^. dice ,  che*Nifcolo Jtvea amti, ^uffidxt dipinfe 

^uejla tavola, che ora dalla galleria di Modena e pajj'ata in quella di l^refda , ed 
i  ftata faeta incidert in tame. Quefta tgvola rapprejenta i l  martirio di S . Placida 
t della Jorella, che furono detoUati. Pole dimque Niccold imitare ma figura del 
coreggio nelia decollarionf di Paolo, ma non nel martirio d i S . Pietro , perche 

fu  crocififfo . £  i l rafari non ha parlato con proprieti dicendo: la decollatione 
dl Si Pietro^j^Li^, ^aolo •

e^lUntiJjima tavola del Coreggio e intagliata in none, e il 
firt nrila vita di eJJ'o Coreggio non ne fa  parola ,  perche forfe aliora non ne 

’’avera aotitia. •  -  >

■on faperep^BalPfeim u avcjfe fatto t
to rarijfimet. Pure nelia vita del 
nqui^totto jS^ etra tte  dalP

me ftato iifformat%0 poiche^thaf^g^dA^^
Iriani a e . doe i6 . anni-avann, c S e ^  
fcrijfe *nche i l riliiien  tom> a> a c< 
opere pochiffime n' erano ftate intagliate ,
: ne abbiamo non fa lo  inferiori a quelle 

quali fon o  in tanto gran topia , che ci 
1 vita  d ' V liffe intagliata da Teodoro Van  
irtolommeo hilian nel l i y p  i  inventione 
a l l ' K b a ti, come f i  legge nel frontefpifio  
•flo libretto per traverfo ; Lex travaux d’

VljlTe deffe ignez par le Sieur de Sainfl Martin de la fa^oii, qu' ils fe voyent 
dans la raaifon Royale de Fontainebleau peints par le fieur Nicolas, &  gravez 
en cuivre pat Theodore Van-Tuiden avec le fiijet &  1’ explication morale de 
Chaque figure . A Paris chez Franqois Langlois 1630. case anche alcunt Delta 
delU volta della galleria di lontanablo intagliate da oiorgio Mantovano , Percio 
inefplicahile e i’ ofcbiigaqi«n< > che le luene arti, e gli amatori di effe hanno a que'i 
noiili fp iriti, che hanno condotto a fine cpn tanta eccellenyt V edi' îcne delle pit^ 
ture deli’  Ifiituto. E  non minore ne avremo a’ medefimi, o ad aliri , che a loro 
imita îone daranno alia luce ie a\ioni di Sefio Tarquinio, inventate, e colerite 
dall’ Abati in un fregio della gran fala del pala\tfi Torfanini di Bologna , fituato 
dirimpetto alia caja de’ Padri delf Oratorio, ora poffedutp dalla Serenijpma cafia 
d’ Ejte i e ahre eflratte dall' Ariofto , e d'pinte in una fala contigua-, tanto pih 
che ora fono ftate demolite, ene fon ranaji folamente i difegni fattine rieavare 
dal celebre f e fciempatijjimo Signor Dottor facopo sartolorhmeo Beccari i e altre 
iprefe -dal medefimo poeta, che f i  ammireno nel palotxo di Scandiano j  e quelle che 
gfumero lo Seannelli a (art,
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,  Gio. Batifta ( i)  parimente, emulo di detto Nic“
Battlfta Modo‘  col6, ha moke cole lavorato in Roniaj ed a.krovc> 
nefe emulo. di jpa particolariTiente in Perugia) dove ha fatto in S* 
Niccoo. prancefco alia cappella del Sig.* Afcanio della Cornia 

moltc picture della Vita di Sant’ Andrea Apoftolo, nel- 
le quali fi h portato benilBmo j a concorrenza del qua
le Niccol6 Arrigo Fiaintningo, maeftro di fineftre di 
vetro, ba fatto nel medefimo luogo iina tavola a olio 

^entrovi la ftoria de’ M agi, che farebbe afiai bella, 
non folfe alquanto confufa, e troppo carica di colo- 

r i ) che ^j^zzuffano infiemS > e non la fanno sfuggire. 
Ma meglio fi t portato coftui in una hneftra di vetro 
dilegnata 5 e dipinta da lui ,* fatta in S. Lorenzo della 
meddiaia citti, alia cappella di San Bernafdino. Ma 
tornando a Batifta , effendo ritornato d ^ « «  jcfte ope- 
re a Modana. ha fatto nel medefimo ^  Plerc _ 
Niccol6 fece la tavodâ  due* grand! ftorie dalle bande'V 
de’ fatti d i^rt^er^ffe S, Paolo^netle quali ft  ̂ por
tato ben^Oitremodci^

Ta mrtfc-fima Citt^ d#^odana fono anco ftatu 
alcuni fcultori) de^ni d’  c f i* c  fra' buoni artefici anno- 
verari; perciocch ŝ oltre al f^^daninO) del quale fi c in 
akro luogo ragionatOj vt b ftatc^n mSeftro chiamaroii 
Modana) (2) il quale in figure alL tetra>»ffiW grandi

Ilf jD I qtujla phtare itVkdriani non dico altrOx quelh ,  che di effn 
medefimo dice <}ui i l Vafixri, di cui eopia fine U parole. Ma quejli fu  Gio^ Ha.* 
%ifhx Ingoni di famigtia aneica» « illufire • Mori nel t6o$. ottogenario r

IzI D i Modonino dice D* Lodovico Vedriani nelU vitc de* pii^
tori Modanefig chefu c;ondotto in Francia d<t Carlo F i l l *  nel 1495- dopo lapre—. 

fa  di Napoli, avendolo trovato quivi * Non. entro per altro malUvadore a- qaejio 
autore percke nella pag. ^o. fegueatc dice ancora, che Loren\o Vinci fu  amato d<t' 
Ftancejco Duca di Milano, volendo dircg che \Aonardo da Vineitu amato da 
leodovico Sfor\a Duca di Milano * Ci e Jlato ancht un franeefio Modonino ar^ 
chitetto. l l  Padre Orlando nelV Ahecedario pittorico non fa  men\ione d* alert p 
che di quejio Gio. Batifia, chiamato da tut Modanefe ,  e di Nccoletto da Moda
na pietore di profpettive ,  e intagliatore in tame y e di Pellegrino da Miodena ce- 
lebre pittore g ma di ntjfuno diceg che fojfe appellaeo i l  Modaamo, che come diec 
u  Vafari era fcuhore. M a Gio, Batifia del Vafari fard fenza folio h  JieJfo d i 
ijfull9  4 «l Padre Orlandi,
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quarto il vivo ,(i) e maggiori, ha fatto bellillime eperfj e , 
fra r  altre una cappella in San Domenico di M o d a n a » *d 
e in mezzo del dormentorio di S. Piero, a’ Monaci ne* 
ri pure in Modana, una noflra Donna, San Benedetto,^*
Santa Juftina, cd un altro Santo ; alJe quali tutte figu
re ha dato tanto bene il colore di marmo , cbe pajono 
proprio di queila pietra, fenza che tutte hannQ.bdi* 
aria di teftc, bei panni , ed una proporzione mirabile.
Il medefimo ha fatto in S. Giovaryii Vangelifta di Par-^ 
ma nel dormentorio le medefime figure, e in S. B en y  
detto di Mantova ha fatto ffuon numero di fi§urg, tutte 
tonde, e grandi quanto il naturale, fiior della cSiefa^ 
per la facciata, e firtto il portico in molte nicchie, tan
to belle , che pajono di manno.

SimjJmiat^Prolpero Clemente , feukore Modane- 
J^ ^ S ^ e f ta to , cd e valentuomo nel fuo efercizio,co- 
^ ie  fi pu6 vedere nel Duomo di Rjeggionella fepoltu- 
ra del Vefcovo Rangs^e di mano oTcwnj^vnella qua
le k la ftatua di quel Pr^tto , granw quant^^natura**- 
le , a federe con due put^molco ben ceWdotti,
Ic fepoltura gli fcce fare illsignae Etcole Rangonc. Pa
ri mente in Parma nel Dufjimo fotto le volte h di mano 
di Profpero la fepoIti»£^ del B. Bernardo degli Uberti 
Fiorenti»^Xiardin|k^< e Vefcovo di queila Citt4 , che 
fu finiy 1’ anm ri^Sr e molto lodata. ^

Parma fimilinentc ha avuto in diverfi tempi raolti 
eccellenti artefici, c belli ingegni, come fi  ̂ detto di 
fopra, perciocche oltre a un Criftofano Caftelli il qua
le fece una belliffima tavola in Duomo P anno 1499* 
cd oltre a Ftancefco Mazzuoli, del quale fi d fentto

la
y  ^ iomo a* fta pdrfato di ModaritH& da ModeuÂ
fcultorc di Urra ctea ;  fut pot diet, cht Modan'ino fu fiultore, t  intcndtntc dS 
marmi, < che un altro, che fiolpiva di terra f i  ehiamava i l  Modena • Chi fa  » 
tha non Jia stagliodil ra jarif e che uno Jcultore ne facein due ?

U1 Profpero Clemente fu  prepriometue Reggiana, hench'e eaiehe i l  Paire 
OrlanJi nel fua Ahecedario lo died Modanefe, ma i l  Vtdriani non lo riporta nel‘  
i l  rite di detti u tdtntfi,
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la V ita; ( i)  vi fono ftati molti altri valcntuomini; il 
qi^ale avendo fatto, come fi c de«o, alcune cofe nella 
Madonna della Steccata, e laiciata alia morte fuiu« 

dujTeil cartone queil opera imperietta j Giulio^Komano, fatto un di- 
di Gialio Ro~ fegno colorito in carta, il quale in quel luogo fi vede 
astfsa* pg  ̂ ognuno , ordind, che un Michelagno!o(2) Anfelmi

$anere (5) per origine , (4) ma fatto Parmigiano, ef» 
fendo buon pittore , inettefle in opera quel cartone, 

^ e l  quale h la corot^zione di noftra Donna; il c h o  
^Ipe colui certo ottimamente; onde merito, che gIL 
foffe j|i[)e||pta una nicchia grande di quat‘tro grandifli- 
me figure, che ne fono in jquel tempio, diriropetto a 
quella, dove avea fatto h  fopraddetyi opera col d.fe
gno di Giulio ;percb6 meffbvi raano vi conduffeabuons 
ternaine 1’ adorazione de’ Magi, con by&»i^a^mero di 
belle figure, facendo nel medefimo arco pian^^^^^ne 
fi diffe nella Masfzuoli, e le Vergini pru
dent! , e l^SjSartin^to de’ ro ^ ^  di ramc. Ma reftan- 
dogii an^jifea fare ^̂ quafi un^rerzo di quel lavoro, fi 

firfornlto da ^/rnardo Sojaro (5) Cremo-
. nefc

III Le vita del M i^ytoli i  m l tomoSu, a e. %■ }()'.
Ut Non c vero, chc MicheUgnolo AnJeS^i fojfe Stn tJL j^ rig in f, 

dies i l  Vajari, < in fcqusla di effo altri fe r itto r^ ^ fi^ h L ^ fffa ^ ^ u  pm inti 
autintici ^ Wei puhhlico Archivio di Parma ̂  ejfer yer^ d ^ e^ en U  deWLnaliU» S 
antica famiglia Anfelmi di quslla Cutd„ Nacque ntl di Antonit Anfelmi ^
mentre i l  detto Antonio fiava dimorante in latcca i le di cut fedi dt Pattejimo eji- 
fiono ajjieme <on le topic autentUhe de*/opraddetti ijhomentif apprejfo i l Signor 
Conte Giulio ScodelUri di Parma ,  nella qual cited rimpdtriato i l  dettg Mickela^ 
gnolo , fsee varie, c belliffimc opere di piiblUhe pitture ,  che ancora vi f i coa* 
firvano  •

1 1̂ Federigo Xacchtri in un lihro delle vUe del Vdjari pojfeduto dal RC 
41 Srancia a quefio luogo ha feritto in margine la fegutntc pofiilla: „  Q/̂ efio pit* 
Sore fu  d* origine Lombardo , chiamato Michel Angelo da Sena cajlello nel Parmi* 
giano , Dipinfe ppiracplofamente, ma fuor df quelli paeji non c conofeiuto, £  ap̂  
freffo dice parlando del medefimo: „  tn Montechiangolo cafiello de* TorelU e una 
Chiefa con opere di quefio autorc che fono divine . 

l^\ Nel tomo 4. a cart, i^p,
// vadre Orlandi nell* Abecedario lo chiama Bernardino Gatti detto 

i l  Sojaro, e dice, che alcuni lo credono di Vereelli, altri di Pavia, _c altri di 
Cremona, Lo fa  fcolarc del Parlano di h i  i l  Lomat^ c i l Lutmo *
sart* “
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refe, come diremo poco appreflb. Di mano del detto 
Michelagnolo t nclla medefima Citta in San France- 
fco la cappella della Concezione, e in S. Pier Martue 
alia cappella della Crete una gloria cclefte.

Jeronimo* Mazzuoli, cugino di FrancefcOj come s* 
ft deteo j feguitando 1’ opera neila delta Chiela della 
Madonna, data lafciata dal fuo parente imperfetta 
pinfe iin arco con le Vergini prudenti, e P ornamento 
de’ ro/bni. E dopo nella nicchia ^i tefta , dirimpetto 
alia porta principale, dipir.fe lo Spirito Santo difeende  ̂
te in iingue di fuoco fopra*gli Apoftoli, e jjelP altrb 
arco piano, e ultimo la Nativity di Gesia CridT; la_« 
quale, non efifendo ancora T^perta, ha inoftrata a not 
quefto anno con tijoUo noftro piacere, efl'endo,
pcr_rpetafca*fr1̂ co, bellHIima >e,ramente • La tribur>a_, 

u mezzo della medefirna Madonna della Stec-
cata, la quale dipinge Bernerdo Soja^^pittore Cremo- 

<=fio^--uando fara Ifnitajm^ra lara , e
uermogo,deI- 

he altri' fia ^ato

nefe , fara anch’ clla'^jjuand 
da poter ftar con P alufeyche fono in que
le quali non fi pub dire,Vi
che Francefco Maezuola, fl quaie flk il primo, checo 
mincialTe con bel giudizio il magnifico ornamento di 
quella Chiefa, ft*ta fatta, come S dice, con difegno, 
e ordinc/<fT̂ l|jmayyĵ ^

C^uanto agn^Ttefici delle noftre arti Mantoani, ol» 
tre quello, che fe n’ ft detto infino a Giulio Romano, 
dico, che egli femind in guifa la fua virtd in Manto- 
v a , e pet tutta la Lombardia, che fempre poi vi fonô rrt<*«o 
flati di valentuominie P opere fue fono piu P im l̂iTarĉ teuô " 
giorno, che P altro conofeiute per buone, e laudabili; 
e febbene Giovambatifta Bertano principale architetto 
delle fabbriche del Duca di Mantova, ( i )  ha fabbrica-

to
I2I Gio* Batlfia compoft V opera , di cui f i  parla piu fotto, che mano* 

firitta f i  trova nella libreria di Milord Burlinghton . V  Orlandi dice > che feryi 
architetto il Duca yincen\io di Mantova, In quefi* opera f i  contengono regale j e 
infignamenti di arehitettura, e di profpettiva > e Jpecialmente circa i l  moio di fart 
H toluta del eapitello JonicO) fopra di che tantl htnno fiudiato^
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to nel candlo, foj)ra dove fon I’ acque, c il corridorc, 
lyoltt appartamenti magnifidj e molto ornati dliftucchi, 
c di pitture » fatte per la maggior.parte da Fermo Gut- 
fpni) ( i)  difcepolo di Giulio,«e da altri, come fi diri, 
non pero paragonano quelle fatte da cfTo GiuIio.il me- 
defimo Giovambatifta in S. Barbara , Chiefa del Caftel- 
lo del Duca, ha fatto fare col fuo difegno a Domenico 
Brufaforci [z] una tavola a olio, nella quale, che^vc- 
racnente da cflere l̂ >data ,  ̂ il marcirio di quclla Santa. 
ICoftui, oltre c i6 , avendo ftudiato Vitruvio , ba fopra 
la vd^«»Jonica, fecondo‘ quell’ autore, feritta c man* 

Ides d<lla vt»- data wori un’ opera , come elia fi volta, ed alia cafa 
luts Jomca (]j j^antova nella porta"principale ha fatto una co- 
fittta dtnt4rmf, di pietra intcra, ed il modano dell’ altra in pia

no con tutte le mifure fegnate di d e t ^  attUfjeJonico) 
C  cosi ii palmo, J’ once, il piede, e fl braccnSlmiisjfi: 
accid chi vuple vedere fe le dette mifure fonbs
giufte, o j ^ . ’ il niedefimo nejl^lhiefa di San Piero, 
puom q/nM antova, che fuy^eta , ed architettura di 
JiMil Tjiifiii f^oma’no, pc.’^  nnnovandolo, gli died®./ 
forma m iova,c pJqd«rna, na fatto i^re una tavola per 
ciaCcuna cappella di mano di diverfi pittori, c due n’ 
ha fatte fare con fuo difegno al detto Fermo G uiW , 

'Anefiei,eh*f*rciot una a Santa Lucia, dentro^i la d.atwr^anca con 
rero nel Du»- (jue putti, ed un’  altra a San Gm95nni Evangelifta .

finiilc nc fece fare a Jppojito Colli Man- 
^ * toano, (3) nella quale c S. Agata con le mani legate,

e in mezzo a due foidati, che le tagliano , e levano
le

h i p i  Cuifoni ^arUto il Vafari tomp 4. 4 f.
Hi Domenico nicci Vtrpnefs ditto Bruciaforci, perche fuo padn invento 

’jicitt modi di prendere j  0 amma-̂ '̂ are i  topi • 1/ Ca.v% R idolf nc ha feritta la vi-̂  
sa part, a. a c, 10/.

Î I Jpolito Cofia fu  fcolaro di quefo Girolamo da Carpi j c f i  crede x 
che molto anchc. apprcndijfc da Oiulio Romano, Vedi i l Baldinucei part, del 

^Cf, 4. a  carj^/d^, ^
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le mammelle. Batifta d’ Agnolo del Moro (i)Verone- 
fc free , come s’ detto, nel medefimo Duomo lafa- 
v o la , che 6 all’ altare di S. Maria'Maddalena. E Je
ronimo I’armigiano qudia di Santa Tecla. A Paolo Fa- 
rinato (2) Veroneft fece fare quella di San Martino, 
ed al detto Domenico Brufaforci quella di Santa Mar-

fherita. Gicilio Campo Cremonefe (g) fece quella. di 
an Jeronimo. Ed una, che fu la migliore dcll’ altre, 

come che tuttc fiano belliffime, n^la quale e Sant’ An^ 
tonio abate battuto dal cernonio in vece di feramincjif 
che lo tenta, h di mano di Paolo Veronefe«-M^uan- 
to a i Mantoani j non ha rpai avuto quella Citta il pii 
valentuomo nella^pittura,  di Rinaldo, il quale fu d l- j i in a U o  migUa- 
feepolo di Giulio; di mano del quale una tavola in r e d i t u n i .
S. X^nd^edi* ql^ella Citta , nella quale b una noftra 

aria , Sant’ Agoftino , e S. Girolamo, che fo- 
no boniflime figure; il qualS troppo prefto la morte lo 
lev6 dal Mondo , InThi belliflimo antiquarig, e Audio, 
che ha fatto il Sig. Cefa'i^ Gonzaga, pieno di fiatue; 
t  di tefte antiche di marn^, ha fatto d?pignere*^c 
narlo a Fetmo G<rtfoni la geneak)gia di cafa Gonzaga ,

Tern, F,  ̂ T t che
III Batijla. Agnolo del Moro Veronefe, detto cost perchc fu fcolare di 

Francejeo Torjftdit^A^ominato i l Moro • JEhhe -<{uefio Batijla un fgliiiqlo per .nome 
Marco, a cui w jcgn^iaj0 i^ofejfionc, e J i  fece da ejfo ajutare ne%U Jue epere*
Vedi la fua vita preffo i l Ridoiji par, 2. a JIJ.» ji, ‘ * .

ftl Taolo Farinato J i  dice nell* Ahecedario , che ju  fcolare di NiccolS 
CioJfno, Ne ha parlato i l  safari in quefto tomo a c, e 262, in fine della 
vita del Sammicheli. Qui lo nomina feccamentCye neW altro ItiOgO dice fo lo , ch* 
era vaUnte dxpintore > e difeepolo di Niccolo Urjino, dove credo, che Jia errore 
di Jiapipa , Agofiin Caracci in vna pojlilla j'eritta in riargine dice: D i quefio Fa-* 
rinato ho io veduto un grandijjimo difegno fatto con acqucrella rf’ inchiejiro di 
maravigliofa ne pefio dire d* aver mat vijio altrettanto in fu la carta, 6
intendo di pittori valcnti, ck* egU e flato valentijjimo uemo , Per altro non avver» 
te lo shaglio nel cognome del maefiro . Che fojje yalentifiimo , e vero, e nella 
comj>ofiiione delle fiorie fomigUa, e va moUo prejfo a Paolo Veronefe, e il Vafa* 
ri e Jiato troppo parco nel parlare di ltd* i l  Baldinucci Dec* I* par,  ̂ del fee, 
a cart, 2 13 . dice, che la jamigUVarinati ehbe origine da un do* degli Uherti 
nobiU Fiorentino nel 12^2* che Paolo nacque nel i;22 . c fu  fcolare del Qolfino*
M ori nel i6c6, d* S4* anni*

■ ilp fa m m e  yoto appre£o , ,(nch
quejtt JU  e^celum e,  a . *u
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che fi b portato beniffisTjo in ogni cofa, e fpedalmen- 
te neir aria delle tefte. Vi ha meifo olcre di quefto il 
d«to Signore alcuni quadri, die certo fon raifi, come 
quello della Madonna , dove c Ja  getta, che gia fece 
RatFaeilo da UrbinOj ed un altro, nd quale la noftra 
Donna, con grazia maravigliofa lava Gesu putto. In 
un altro Hudiolo fatro per le medaglie, >1 quale ha ot« 
timamente d’ ebano, e d’ avorio, lavorato an France- 
fco da Volterra, che in finiili opere non ha pari, ha 
Wcune figurine di bi^nzo anti<;he, che non potrienoef* 
Ic^  piu belie di que! che fono. Infomtna da che io vi- 
di altflPT^ta Mantova, a quefto anno I 0 5 .  che V ho 
riveduta, elP b tanto piii acternata, e piii bella , che, 
fe io non I’ avefli veduta , nol creder^i. E che e piu,vi 
fono rooltiplicati gli artefici, e vi vsnnS jujcj îvia mol- 
tiplicando, conciolTiach  ̂ di Giovambari^ Marft»aii«̂ ^  
tagliator di ftanipe, e fcultqjre eccellente > del quale ao^ 
biam favellato nella Vita di G iu ^  Romano ,e  in quel- 
la di Marc^htonio Bolognefe > f< ^  nati due figbuoli, 

^^j;Jjej{tfagliano^ampe di ra r^  divinamente; e che c. 
Diana Af4«w. cola pifi maraviglioia, qpa fi^iuola , ^lamata Diana in- 
vana intaglia- taglia anch’ etla tanto bene, che fe cofa maravigliofa, 
tncerara. Jq  ̂ vcduto le i , che fe niolPo gentile’j e gra-

ziofa fanciulla, e 1’ opere fue che fono hgiWTime, nc 
fono rcftato ftupefatto. Non tacerb ‘̂ ffeofa7 che in S. 
Benedetto di Mantova , celebratiflimo monaftero dt’ Mo- 
naci neri, ftato rinnovato da Giulio Romano con bel- 
liflimo ordine , hanno fatto molte opere i fopraddetti 
artefici Mantoani, e altri Lombardi, oltre quello , ehe 
fi fe detto nella Vita del detto G ulio. *̂ Vi fono adun- 
que ©pcre di Fermo Guifoni, cioe una Nativiti di Cri« 
fto 5 due tavoie di Girolamo Mazzuola, tre di Lattan- 
aio Gainbaro (x} da Brefcia, e alcre tre di Paolo Vc-

rone-
, %3i Lattaniio fu  fig liu eh  d* un fartort ,  « tlrato dalla Natur*

,al
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fonefe , che fono le migliori. Nel medefimo luogo k di fkronefe 
mano d’ un frate Girolamo converfo di S* Domenico nel ^ndltpiJurTdi 
refettorlo in tefta, come alcrove s’ i  ragionato, in un M antovam S. 
quadro a olio, ritratco Tl bellifliino cenacoloj che fecc Bwcrfwo. 
in Milano a S. Maria delle Grazie Lionardo da Vinci, 
ritratto dico Canto bene, che io ne ftupii; della qual 
cofa fo volentieri di nuovo memoria, avendo veduta 
quefto anno 1^66. in Milano 1’ originale di Lionardo 
tanto Inal condotto, che non fi fcorge piCi fe non u n ^  
macchia abbagliata, onde la,pieta di quefto buon 
dre render  ̂ feropre teftimonianza in qucda par£«i»ddia 
virtu di Lionardo. ( i)  Di mano del medelimo frate ho 
veduto nella medejima cafa della zecca di Milano un 
quadro ritrattoda un di Lionardo , nel quale h una 
femrain^*clRP r«e, (2) e un S. Giovanni Batifta giovi-* 

j«rtf5*molto bene imitate.
'  Cremona altrdsl^come*fi difle nella Vita di Loren

zo di Credi, e in a im  luoghi, ha avuto in diverfi tern* phtori Crem*- 
pi uomini, che hanno fatto nella pittura opere lods.' nejidiBuonn0- 
fiffimc. E  gî i abbiam detro, che qu§ndcTfeoccaccirid(lfj 
Boccacci d pignewl^la nicchia del*Duomo di Cremona, 
e per la Chie/a jp ftorie di noftra Donna, che Bonifa- 
zio Bembi fu buon pittore, e che Altobello (5) fe- 

^ , T t 2 ce
el dipigitere ,fu  pfefo fotto lafua dirt^ione da Antonio Cantpi in Cr(- 
mono; pH  tomato in patria fiette /otto quella dell’ eecellentt cirola. 
mo Romanino. Mori giovane,  e J i cr^de per ejfcr oadute da un palcoi

III Di quejlo cenacolo , e del fiio prefente ftato, e di ijuejla co~ 
pia .^V tdiU  nota a'c, 3^. e fegg- act tomo 3. dove fe ne parla lun^

~~ gamente", e U tom. 4. a c. 205.
J2I Non fi comprende ,  che conneffione pojfx avert una donna, 

the ride, con S, d o . Batifa ,  fe  forfe tnvece di un quadro non fo f. 
fero due . _

1?1 Vedi il tomo 3. a c- 3lo- e fegg,
(4) D i quefto Bonifacio ferive la vita il  Ridolf. a tart.^ 269, 

della part- i. fu fcolare del palma vecchio, ma itnitb melto Tiqiano,
Nel pala^go de' piitt in pirentie vi i  di detto Autore un 

grande, e bell'tffimo quadro traverfo rapprejentante la cena Pafquale,
I5I Altobello da hAelone, di cui parla il lo m a n o , e il lamo,

Fieri circa al Ij20» *
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ce niolte ftorie a frefco di Gesti Crifto con moHo piA 
dijegno , che non fono quells del Boccaccino . Dopo ie 
quail dipinfe, Altobelio in Sant’ Agoftino della tnedefi- 
ina Citca una cappella a frefcft con graziofa, e belli 
maniera, come fi pud vedere da ognuno. In Milano > 
in Corte vecchia, cio^ nel cortile, ovvero piazza del 
pafazzo, fees una %ura in piedi anpata all’ anticaj 
migliore di tutte 1’ altre , che da moiti vi furono, 
^tce quafi ne’ me4efimi tempi . Morto B'^nifazio , 

quale lafcio imperfecte nel Daomo di Cremona 
l^de{4g-fl«rie di Criftoj Giovan Antonio Liemio da 

Poritnoneraro pordenone, (r) detto in Cremona de’ Sacchij finl le 
ne e jneopere- ftorie della paftions di* Crifto, jon una maniera

di figure grandi, colorito terribile, c fcorti che hanno 
forza 5 c vtyacit^; le quali tutte cole^ni»g8arono il 
buon modo di dipignerc a ,i Cremon^i, e nc " 
in frefco 5 ma a olio parirrfente; coftcioffiachb nel mê  
defimo Duomo appqggiata a un^laftro b una tavola 
a mezzo k  Chiefa di mano del Pordenone .bellillima; 

m *jg quarmaniel^ imirando p|Ti Cammillo figliuolo del 
Boccaccino, (a) nel fare in San;G S^ondo fuori della 
Citta la cappella maggiore in frefco, e altre opere, 
xiufci da molto piCl, che non era ftato fao padre  ̂ Ma. 
perchi fu coftui lungo, c alquanto agiat^^f^^lavorare, 
non fece molte opere, fe non picco^e, e di poca im- 
portanza. Ma quegli, che. pii) imird le buone ‘manie- 

Sejaro ledato r e , c a cui piu giovarono le concorrenze di coftoroj 
nel dipingerea ftj Bcmardo de’ Gatti, (i)  cognominato il Sojaro,(di 
jejeoe aeio.  ̂ ragionato ) i/quale dicono alcuni efler‘'1-Eafo •

da Vercelli , o da Bavia, e altri Gremonefe. Ma fia 
ftato donde fi vogha, egli dipinfe una tavola molto 
Bella all’ altare maggiore di S. Piero, Chiefa de’ cano- 

'  nici
il! V- VitadelVordenont nel tom- 4< di ^uej}’ Opera.
Ill Cammillo mori nel d ’ etd frefca, avendo j r anni . Pdi'^

fa  di lui il  Lomar îo nelL’ Idea del ttmpio a c .i  fS . e il  lamo a e.
V i  quejlo Gatti J i  i*parlato qui addietfo a c,
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Bici regolari, e nel refettorio la ftoria, ovvero mira* 
colo, che fe Gesii Crifto de’ cinque pani  ̂ e due pe- 
fc i , faziando moicitiidine infinita; ma egli la ritoccd 
tanto a feccoj cD’ ell’ 4ia poi perduta tutta la fua bel- 
lezza. Fece anco coftui in S. Gifinondo fuor di Cre
mona , fotto iina vplta j 1’ afcenfione di Gesii. Crifto 
in Cielo, che fii co/a vaga j e di niolto bel colorito. 
In Piacenza neJ/a Chiefa di S. Maria in Campagna, 
a concorrenza del Pordenone, e d r̂impetco al S. Ago-^ 
flino, che s’ e detto, dipinfe a Frefco un S. G io rg^  
armato a cavallo, che amtflazza il ferpente < con p i^ - 
tezza, rnovenza, e ottimo rilievo. E ci6 fatfo, gli 
fu dato a finire la tribuna’ di quella Chiefa, che. avea 
lafciata imperfetta il Pordenone. dove dipinfe a frefco 
tutta la »it».cf^la Madonna. E fe i profeti, e le fi- 

^iiiC^clie vi il Pordenone, con alcuni putti, fon 
belli a maraviglilyfi fe poftato nondimeno canto bene 
il Sojaro, che pare^y:ta quell’ opera d’ unaftelTa ma- 
n o . Similmente alcune tavoletre d’ altari, che ha fat- 
<e in Vigevano, fono da' .cflere per Ja %onti loro .a ^  
fai lodate Fina]^ente ridottofi* in* Parma a lavorare 
Della Madonna della Steccata > fu finita la nicchia, e 
I’ arcoj che lafc?6 imperfetta pet la niorte di Mithe- 
lagnolo SaB»l[e , e terminata la pittura per le mani 
del Sc^'aro, al quale , per eflerfi portato bene, harino 
poi dato a dipignere i Farmigiani da tribuna maggiorCj 
che fe in nrezzo di detta Chiefa, nella quale egli va 
tuttav'u Uvn'rando a frefco P Affunzione di noftra 

~0onna, che fi fpera debba clT̂ ra opera lodatiflima .
Eflendo ar.co vivo Boccaccino, ma vecchio, ebbe 

Cremona un altro pittore» chiamatoGaleazzo Campo, 
il quale nella Chiefa di S. Domenico , in una. cappel- 
la grande, dipinfe il Rolario della Mrdonna, e la fao 
ciata di dietro di S. Francefco, con altre tavole, ope- 
r c j  che fono di manp di coftui in Cremona, ragione-

Voli»
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Di coftui nacquero tre figliuoli jGiuIio, Antonio, 

e Vincenzio.-Ma Giulio s febbene imparo i primi prin- 
cipj deli’ arte da Galeazzo fuo padre, leguitb poinon- 
dimeno, come migliore, la maftiera del Sojaro , e Un
did aflai alcune tele colorite fatte in Roma di mano 

Fuhuon artifi- di Franccfco Salviati, che furono dipinte perfarearaz- 
ct ,eJueopere.^\^ e mandate a Piacenza al Duca Pier Luigi Farnefe.

Le prime opete, die coftui fece in fua giovanezza in 
Crem ona, furono nej coro nella Chiefa di Sant’ Aga- 
tWquattro ftorie grand! del martirio di quella Vcrgine, 
cn^ ri^cirano ta li, che si iFatte non P arebbe perav- 
ventura fatte un maeftro ben pratico. Dopo fatte al- 
cune cofe in S. Margherita,* dipinfe ^lolte facciate di 
palazzi di chiarofcuro con buon difegno  ̂ Nella Chiefa 
di S, Gifniortdo fuor di Cremona fece k  -favola dell* 
altar maggiore a olio', ehe fu molto b^/a per 
titudine, e diverfiti delle figure, vi dipinfe a pa- 
ragone di tanti pittori, che inna/m a lui avcvano in 
quel luogo lavorato. Dopo la tavola vi/avord in frdco 

•fiifiJte cofe nelft volte, e particolarmente la venuta* 
dello Spirito Sanro Topm gli ApoftolIV 1 quali fcorta* 
iTo al di fotto in fu con, buona grazi|, e molto arti- 
fizio. In Milano dipinfe nella Chiefa della Paffione, 
convento da’ canonici regolari, un crocifiJS? in tavola 
a olio con certi angeli, la Madonna, S. Giovhnni^Evan- 
gelifta, e P altre Marie. Ndle monache di S. *Paolo 
convento par di Milano fees in quaecro' ftorie la con- 
verfioae, ed altri fatti di quel Santo; nella* quale di- 
pinfe fimilmente in Milano allc monache di S. Gaterina "" 
alia porta Ticinefe, in una cappella della Chida nuo- 
va, la quale e architettura del Lombardino, S. Elena 
a olio, che fa cercare la Croce di Crifto, che 4 aflai 
buon’ opera. E Vincenzio anch’ eg li, terzo dc’ detti 
tre fratelli, avendo affai imparato da Giulio, com o 
anco ha fatto Antonio , 4 giovane d’ ottima afpetta*

zio-
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zi'one. Del medefimo Giulio Campo fono ftati difcepo.
Ji non folo i detti fuoi due frateili, ma ancora Latt^* 
zio Cambaro Brefciano 5 ed altri.

Ma Ibpra tutti gli*ha fatto onore, ed h ftata ec- 
cellentifllina nella pittura Sofonisba i4nguifcioIa Cremo- 
nefe, con tre fue forelle; Je quaii virtuofiflirae g\ova~ ri dal c!mpT, 
ni fono nate del Signor Amilcare Anguifciola , c della ‘  fa eccelknu 
Signora Bianca Piinzona, ambe nobiliffime famiglie in 
Cremona , Parlando dunque di elfa Signora Sofonisba^' 
della quale dicemmo alcune^pochfe coic nella Vita^B 
Propeizia Bolognefe, per non faperne aliora p/|i#>we; 
dico aver veduto queft’ ango in Cremona di roano di 
lei in cafa di fuo, padre > e in un quadro fatto con 
naolta diligenz^, ritrarte tre forelle in atto di giocare 
a fcacchi^ a* cm  ellc loro una vccchia donna di caia, 

jfttn^diita diligeflEa, e prontezza, che pajono veranien- 
te vive , e che n \ i  manclfi loro altro, che la paro- 
la. In un akro quaOT%» fi vede ritratto dalla niedeli- /iieratt! vhif- 
ma Sofonisba, il Sig. Amilcare fuo padre, che ha da/^i di Sefo- 
nn lato una figliuola di iu i, fua fdrella^ chiamata MI’ '*/” 
nerva, che in piMPifre, e in lettAe fu rara, c datP 1̂- " *  
tro Afdrubafe-figliuolo del medefimo , e a loro fratel- 
Jo , ed anche quefti fono tanto ben fatti, che pare, 
che Ipirin6,*e fieno viviflimi. In Piacenza fono di ma- 
no della medefima in cafa del Sig. Archidiacono della 
Chiefa*maggiore, due quadri beJliffimi. In uno e ri
tratto elfo Signore, e nell’ akro Sofonisba; 1’ una, e 
r  alna delle quali figure non hanno fe non a favella-'

~x€~f Cortei clVendo poi ftata cc^otta , come fi dilfe di 
fopra, dal Signor Duca d’ A lv^al fervigio della Rei- 
na di Spagna, dove fi trova al preCente con boniffima 
provvifione, e molto onorata; ha fatto alfai ritratti, 
c picture, che fond cofe maravigliofe; dalla fama del- 
Je quali opere. moflb Papa Pio IV. fecc iapere a So
fonisba, che defiderava avere di fua mano il ritratto

della
    

 



P a r t i  i n t  a

KUratip della detta Sereniffima Reina di Spagna . Perch6 aven- 
eiia fatto con tutta quelia diligenza, che maggio- 

fomsfI°f^an- re l6 fu poflibiJe, glielo mand6 a prefentare in Roma, 
iato ai fcrivendo a Sua Santit^ una lAtera di queflo precifo 

tenore.
„  Padre Santo. Dal RevcrendiflimoNunzio di Vo- 

}, ftra Santit^ intcfi, ch’ ella defiderava un litratto di 
53 mia mano ddla Maefiil della Reina mia Signora. E 

comech^ io accetBaffi qucfta imprefa in fingoiare gra
ta, e favore, avendo a.fervirc alia Beatitudine Vo-

35 lui35 u?a%i,ne dimandai licenza a Sua M aefti; la quale fe 
33 ne content6 tnoko voicntieri, riconofcendo in ci6 la 
S3 paterna.afFezione 5 che Voflra Saatita le dimoftra. 
53 Ed io con 1’ occafione di quefto cavaliero glide man- 
55 do . E fe in quefto aver6 ioddisFatto^al -ddiderio di 
5* Voftra Santit^, io ne riceverb infid^ confolaTWTfct  ̂
53 non reftando per^ di dirle*, c h e J^ o l  penndlo fi po- 
53 tefle Gosi rapprefentare agli ocdn di Voftra Beatitu- 
33 dine Ic bdlezze delPanimodi quefta Sereniffima Rei- 
ss^na, non po?fia ^eder cofa piii maji^igliofa. Ma iff 
33 quelle parti, le qualf con 1’ arte nSbno potute figu- 
53 rare, non ho mancato di ufare tutfa quelia diligen- 
5, z a , che ho faputo raaggiore, pet rapprefetitare alia 
55 Santita Voftra il vero. E  con quefto fine, con ogni 
55 riverenza, ed umilta le bacio i Santiffimi pie^i. Di 
55 Madrid alii x<5. di Settembre 1551. Di Voftra Beati- 
55 tadine umiliffima ferva, Sofonisba Anguifciola.

Alla quale Jettera rifpofe Sua Santita con 1! 
fcritta 5 la quale, eflent^li paruto il ritratto belliffimo, 
e maravigliofo, accomp^nd con doni degni della moi- 
ta virtft di Sofonisba .

'irmdtl Papa 33 DileSlo. in Chrijlo filia . Avemo
<ht c«n doni an.,f ticevuto il litratto deJla Sereniffima Reina di Spagna 
wdlaringra. noftra cariflima figliuola, che ci avete. mandaro; e ci 

j; ^ Rato gratiffinioj per la perfona, che fi rappre-
fenta j ■
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)) rapprcfenta, la quale noi amiatno paternamente, ol- 
« tre agli altri rifpetti, per la baona religione, ed Î- 
j5 tre belliflime parti dell’ ammo fuo: e si ancora pet 
« elTere fatto di man ^ftra molto bene , e diligentc- 
» mente. Ve ne ringra7iamo, certificandovi,che loter- 
M remo fra le noftre cofe piQ care > commendando que- 
jj fla voftia virtii; la quale ancora , che fia maraviglic- 
)j fa , intendiamo per6, ch’ ell* e la pid piccola tra_.
•) moire, che fono in vo i. E  con ial fine vi mandiarao 
jj di nuovo la noftra Bcnedixionc. Che noftro StgnQj|(c 
» Dio vi confervi. Dat. Kemte die O£loh.

E  quefia teftimonianza bafti a mofirare, quanta fia 
la virtfi di Sofonisba ; una Torella della quale , chiama- SuaftnOsi 
ta Lucia j morendo ha lafciato di fe non minor fama» 
che fi fia.quellkdi Sofonisba> mediante alcune pitture 

,rf34<B5.*mano, n \i men belle , e pregiate, che le gi^det- 
te dclla forella; igme fi p«o vedere in Cremona in un 
ritratto ch’ ella fec^del Signor Pietro Marla medico 
cccdlente. Ma molto piii in un altro ritratto, fatto da 
xjuefta virtuofa v ^ in e , del Duca di S ^ a , da lei ftato 
tanto ben contra^fatto, che par», c!ie non fi poifa far 
meglio nfe fare j  che con maggiore vivacita alcun ri
tratto raflbmigli.

La terza forella Angofcittla,chiamata Europa,che r r i. 
ancora h in eti puerile, e alia quale, che 4 tutta g^i-Uviriupfc‘al~ 
zia, e virtil, ho parlato queft’ anno, non fari pet treA- 
quello, che fi vede nelie fuc opere, e difegni , in- 
feriore r\4 a Sofonisba , n i  a Lucia fue forellc.

Ha coftei fatto molti rifratti di gentiluomini in_.
Cremona , che fono natural! Jf e belli affatto, e uno nc 
mandd in Ifpagna della Signora Bianca fua madre, che 
piacque fommamente a Sofonisba, e a chiunque lo vi
de di quella Corte. E perch4 Anna quarta forella,an
cora piccola fanciulletta, attende anch’ elJa con molto 
profitto al difegno > non fo che altro mi dire, ie non 

Ta/x. y, Y u  che
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che bifogna averc da natura inclinazione alia virtfi, e 
poi a qiiella aggiugnere 1’ eferc')zio,e lo ftudio, come 
hatmo facto quefte quattro nobili, c virtuole forelle, 
tanto innamorate d’ ogni pid ra^a virtu, e in partico- 
lare delle cofe del difegno, che Ja cala del Signor 
Aniilcare Angofciuola ( percid feliciflimo Padre d’ one- 
fta, e onoraca famiglia ) mi parve I’ albergo della pit* 
tura , anzi di tutte le virtu.

Ma fe le donne^s'i bene fanno fare gli uomini vi* 
che maraviglia, che quelle, che vogliono, fappia- 

no^ijicor fargli si bene diptati? Ma tornando a Giu- 
Cam CJlhpo, del quale ho detto, che quefte giovani

ampo* donne fono difcepole, oltrc *aIP altre cofe, Una tela, 
che ha fatco per coprimento dell’ or^no delta Chiefa 
Cattedrale, k lavorata con molto ftudio f  e gran numc- 
ro di figure a tempera delle ftorie d’ Mer, e 
con la crocififtione d’ Aman* E nellaffliedefima Ghie- 
fa h di fua tnano all’ alcare di Sao^ichele una gra- 
ziofa tavola. Ma perchd eflb Giulio ancor vive, non 
dit6 al prefent* altro dell’ opere foe. furono Crerao*, 
nefi parimente Gereinia, fcultore, dd^ualc facemmo 
menzione nella vita del Filareto, (i) e il quale"ha fat- 
to una grande opera di manno in Satf Lorenzo , luogo. 

'€h, Vtde/ti. de’ Monaci di Monte Oliveto, e Giovanni Pedoni, (z} 
che ha fatto molte cofe in Cremona, e in Brefcia ; 
c particolarmente in cafa del Signot Elifeo Raimfindo, 
molte cofe , che foao belle, e laudabili.

In Brefcia aacora fono ftati, c fono perfone ec- 
cellentiffirac nclle cofe <Jcl difegno, c fra gli alCir’J {**■ ''

t
rom*

 ̂ h i i l  Vrfari prtjt ^ut urt9 shagli0 ptr iiftn o -ii rntmoria  ̂ ptrehl ntll^ 
4  ̂ Antonio non kn fatto mtn\iont di quefo Geremia, e ne pur treddf

€hn /* ahhU nonunnto nuu • Ma t ds compatirc in immtnfa faragginc di
%oti\U, f t  non U nvtts, tutu prtftnti alU mtntt* NtU* Abecedario parimente non 
l!§ froyo nominato*lU ViftvG H Pidoni cirĉ  al
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tonimo Romanino ( i)  ha fatte in quella Citta 
tc opere, e la tavola, che b in San Francefco all’ il-  /'ckni pitiori. 

' tar maggiore, che k aflTai buona pittura, h di fua ma- 
r o j e parimente i porfelli , che la chiudono5 i quali 
fono dipinti a tempera di denfro  ̂ e di fuori; b fitnil- 
mente fua opera un’ altra tavola larorata a olio^ chc 

^  molto bclla, e vi fi veggiono forte imitate le cofe 
narurali. Ma piii valente di coftui fij Alcffandro Mo- 

■ retto, (2) il quale dipinfe a frefc#, fotto 1’  arco dL 
porta Brufciata , la traflaziqne de’ corpi de’ Ss. F a u ^  
no, e Jovita con alcune mucchie di figure, cjj^^ac- 
compagnano que’ corpi mqlto bene. In S.Nazzaropuc 
di Brcfcia, fece glcune opere, e altre in S. Celfo, 
che fono ragiqncvoli; e una tavola in S. Piero in Oii- 
vetoj che b m^to vaga. In Milano nelle cafe della 

«gfca e di manol^el detto Alelfandro in un quadro 
la converfione di^^^PaoloJ e altre tefte molto natura- 
l i ,  e molto bene ao&igliate di drappi, e veftimenti, 
perciocch^ fi dilettd molto cofiui di contrafFare drap- 
^i, d’ oro, c d ’ a r ^ tq , velluti, damafchf, e altri drap
pi di tutte le ;  i quali di* porre con molta 
diligenza addoflb^alle figure. Le tefte di mano di co
ftui Ibno viviflime, e tengono della maniera di RalFa- 
ello da Urbino, e piu ne terrcbbono, fe non fulTe da 
lui flap  tanto lontano. (3) Fu genero d’ Aleflandro,A//«*K<»nio;»«- 
Lattanzio Gambaro (4) pittore Brelciano, il qualo B«/ci<ini- 
avendo imparato, come s’ b detto, 1’ arte lotto Giu- 
linXlampo Vcronefc, (5) b oggi il miglior pittore, chc

V V ^ • fia
111 Fri il Romanino eccelleote pittore fu l gufio di Ti\iano . tar la di lui 

V Avtreldi nelle pittute fielte di srefcia , e e l Cay, Ridolfi part. x. a c, t.;z.
lal Alejjandro Bonytcini detto il Moretto nacque nel I/14 . F« feolare 

di Titfano , ed emulo del Romanino. Vedi i l Ridolfi part. I. a c. 24C.
I3] Studio i l Moretto fuUe carte Jiampate di Raffaella eon lunge atten-

\ione.
I4I D el Gambaro f i  i  parlato fu l addietro a c. 3/0. e 12 Car, R i- 

dolfi ne firiye la vita part, t, a 2/<>.
I5I Nell’ edi\ione de' Qiunti f i  legge eond i  fiato impreffo in quefla nofira 

cioe Giulio Campo Verenefe g mt i  errore > per(bi Ciulio,  t  gli altri Campi 
>0 di Cremona. . •
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fia irt Brefcia. E ’ di fua mano ne’ Monaci neri dISaa 
Faurtino la tavola delT altar maggiore, e la voira, e 
Je fiicce lavorate a frefco, con altre pitture, che Toner 
in detta Chiefa. Nella Ghiefa*ancora di San Lorenzo 

 ̂ di fua mano la tavola dcH’ altar maggiore, due 
ftorie, che fono nelle facciate, e la volra, dipinte a 
frelco quad tutte di maniera. Ha dipinta ancora, ol- 
t:e  a moke altre, la facciata della fua cafa con bel* 
liflime invenziom', g fimilmcnte il di dentro; nella qual 
> ^ a , che  ̂ da San Benedetto al Vefcovado ,v id i, quan- 

ultianamente a Brel^ia, due belTiflimi ntratti di 
fua mano, cioe: quello d’ Alelfandro Moretto fuo fuo- 
ccro , che  ̂ una bellilfima* tefta di vecchio, e quello 
della figliuola di detto Alelfandro, fua moglie. E fe 
limiji a quefti ritratti folfero 1’ altre ^ e re  di Lattan* 
z io , cgU potrebbe andar al pari de’j^ggiori di 
arte. Ma perch^ infinite fon 1’ o o ^  di mano di co« 
flu i, effendo ancor vivo , bafti pe^ra aver di quefte 
fatto menzione. Di mano di Giangitolamo (i)  Brefcia- 
no fi veggion^ molte opere in Venezia, e in Mi!ano5 
e nelle dette cafeMelia zecca fon^jjuattro quadri di 
notte, 6 di fuochi, molto fae/Ji. E in cafa Tommafo 
da Empoli in Venezia i  una nativity* di Grifto fintadi 
notte molto bella , e fono alcune altre cofe di fimili 
fantafie, delle quali era maeftro. Ma perche coftui ft 
adopero folamente in fimili cofe, e non fecc coft gran- 
di, non fi pud dire altro di lu i, fe non che fu capric* 

Muiiam pit- ciofo , e fofiftico, e che quello che fece, merita di ef< 
tore td into.- fere moko comendato« Girolamo Muziano 
r W * . ■

III D i queflo Oiangirolaii^ f i  R ld o fi part, x. a
II perchh I* Abecedario non ne fa  men\ione ) dove parla di Girolamo Savoldo det» 
io Girolamo Brefeiano, f t  forfe quefio fojft H nomiaato qui dal Vafari * ma non 
nomina U pitture della \ecca .

Ill Girolamo Mu\iano-^fu fcolare di Girolamo Romanino • Fu fiimato aj  ̂
f a t , fpecialmente nel fa r  paefi , in S . Pittro fece la tavola di S, Girolamo ntl 
deferto, m ail tempo I* ha confumata  ̂ e in fuo luogo e fiata pofia la comuntone 
dal medefimo Santo fatto di mofaico , ritavata da quella del Domenichino > cĥ  i

in
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/cia avendo confumato la fua giovanszza In Roma | 
fatto di moke bell’ opere di figure j e paefi ; e in Or- 
vieto nella principal Chiefa di Santa Maria ha fatto 
due tavoie a olio , e «lcuni profeti a frefco, che fon 
buon’ opere; e Je carte, ( i)  che fon fuori di fua mano 
flampate , fon fatte con buon difegno. E perch^ anco 
coftui vive, e ferve il Gardinale Ippolito da Efte nelle 
fue fabbriche, catconcimi, che fa a Roma, a Tigoli, 
e in altri Jurghi, non dirdin quejjo luogo altro di lul. 
Ultilmamente t  tomato di Lamagna Francefco Riccju- 
no , (a) anch’ cgli pittor Brefciano, il qu^le, 
molte altre pitture fatte in diverfi luoghi, ha la'^rato 
alcune cofe di pitture a ofio nel detto S. Piero Olive* 
to di Brefcia, che fono fatte con ftudio, e raolta di* 
ligenza . .  Crilftrfano , e Stefano fratelli, (3) c pittori CrifiofanojtSit- 

^gefijtani hannoVppreflb gli artefici gran nome 
facility del t ir a r ? ^  profpettiva, avendo fra 1’ altre co-^wivj con 
fe in Venezia nel pfclco p ano di Santa Maria deli’ lodt.
Orto finto di pittura un corridore di colonne doppie 
«ttorte, e fimili a quelle del/a porta S«nta di Rotna 
in S. Piero, le pofando lqpra*certi menfoloni che 
^ortano in fuori, vanno facendo in qodla Chiefa un

fu*
in S , eirolamo icUa Cariti , nut htfrandiia alia mifura d tlfito . Ncl palano Qui- 
rinalc c dello fieffo Mu^iano un gran quadra , t vUno di jigurt , ehc rapprefcnta 
la rejurr^l/one di La\\aro g Icvato di S. Maria Maggiore , quando fu rcfiaur<xta»
M qti in Roma nel i /<?<>• di a anni» * fu  fotterrat^ in S , Maria Maggiore con 
nn onorifco epitaffio ,  chc f i  l^ggc tra C ijcriiioni Venete di Roma raccolu dal 
Vadrc VicT Luigi CalUtti Cafinpe ,  Scrittort Vaticano, e piijfimo ed erudieijjimo 

noto per le vane fue opere di facra, e profana antUhitd date alle 
’fam pe, Del Mxt\iano abbiamo molte carte int^gUate in ramt da Cornelia CorU 
Xondo I* Accademia it S* Luca in Roma • /

Jll Nominando il Vafari qui le carte $ eke fon fuori del Mu\iano Jfam- 
pate di fua mano , fembra • che egU credejfe » Ac i l  Mu\iano foffe anche intaglio* 
tore ,  i l  eke e falfo  * e le carte , che abbiamo di fu a inven\ione , fono intagllate 
da altri; cioi da Cornelio Con^ t da Niccolo Beatrlcetto i  onde va corretta anche 
ia pofiilla marginale aggiunta nelV ediiione di Bologna*

h i Leonardo Co\\ando nel fuo Riftretto* della ftoria Brefciana parla dtl 
Ricehini a t*  ll6 . il qualt fu  anche architetto  ̂ e poeta.

Ill Crifiofano» e Stefano Rofa Ji trovano rammemorati dal R ido lf par*
.t , n €• D i Crifiofano nacqut Fittro Rofa* che fu fcolart di Ti\iano ^
9 ori afiai giovaw mtl •
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fupeibo corridore con volta a crociera intorno intorno; 
e,ha qucft’ opera la fua veduta nel mezzo della Chie- 
fa con bdliflimi fcorti, che fanno rcftar, chiunque la 
vedc maravigliato; e parere, drc il palco, che c pia
n o , fia sfondato, eflendo maflimamente accompagnata 
con bella variety di cornici, mafehere , fefloni, e alca
na figura, che fanno ricchiflimo ornamento a tutta 1’ 
opera , che merita d’ efiere da ognuno infinitamentc 
lodata per la noviti, e per eflere ftata condotta con 
R ^ ta  diligenza ottimamerjfe a fine . E perchi qiiefto 
mot^piacque allai a quel Sereniffimo Senato, fu dato 
a fare ai medefimi un altrq palco fimile , ma piccolo 

Ftfrinawo V«-nella libreria di S. Marco, che per <^cra di ficnili an- 
lodatiflimo. E i medefimi finaln^ente fono ftati 

chi7 chiamati alia patria loro Brefda, a fa y  il medefimo a
una magnifica fala, che gik molti ani^fono fu CSttiin,- 
ciata in piazza con grandiffiraa Ips^j e fatfa condurre 
fopra un teatro di colonne grandi^otto il quale fi pafi* 
feggia . E’ lunga quefta fala da da. paffi andanti, larga 
trentacinque ,*ed alta fitnilmente colmo della fu* 
maggiore altczza 6rac«ia trentacinqm*, ancorch’ ella-* 
paja molco ma|giore, eflendo per tû ri i verfi ifolata, 
e fenza ftanze, o altro edifizio intorno. Nel palco adun- , 
que di quefta magnifica, e onoratiflima fala fi fbno i 
detti due fratclli molto adoperati, e con loro grandifli- 
ma lode; avendo a'cavalli di kgname, che fon Si pez- 
zi con fpranghe di ferro, i quali fono grandiflimi , o  

<f<Z-bcne armati, fatto centina al recto, che 6 conerto di 
la faU Hare- piombo, e facto corn»re il palco con bell’ attifizio a' 

/««, jjj yoJt  ̂ j  fch’ifo, che’ 6 opera ricca. Ma e ben ve-
ro , che in si gran ipazlo non vanno fc mon tre quadri 
di picture a olio di braccia dieci 1’ uno , i quali dipign  ̂
Tiziano vecchio,dove nc farebbono potuti andar molti 
piu con piu beJlo, e* proporzionato, e .ricco rpartimcii- 
to, che arebbono facto raolto pifi beJIa, ricca, e liera

la
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h  dctta f J a ,  che 6 in tuttc 1’ altre parti ftata fattacon 
molto giud'iio. ,

Ora eflendofi in quefta parte favellato infin qui 
degli artefici del difegnrp delle Citti di Lombardia»non 
fia fe non bene, ancorchi fe ne fia in molti altri luo* 
ghi di qiiefta nnftr’ opera favellato , dire a/cuna cofa 
di quelli della Citta di Milano , capo di quella provin- 
cia, de’ quali non fi i  fatta menzione. Adunque, per 
cominciarmi da Bramantino, ( i)  dfl quale fi e ragio- 
rato nella vita di Piero della Francefca dal Borgo: io 
trovo che egli ha moke pifi*cofe lavorato, che qjiffUfr 
che abbiamo raccontato di fopra. E nel vero non rni 
pareva poffibile , che un artefice tanto nominate , e il 
qvrale m fe in Ivjilano il buon difegno, avefle fatto si 
pochc opese, quante quelle erano, che mi erano ve- 
nute »  notizia. dunque, che ebbe dipinto in Ro
ma, come s’ i  d e ^  per Papa Niccola V. alcune Sraman,ln,,t 
mere, c finito in Mmano fopra la porta di S Sepol- opm in 
cro il Crifto in ifeorto, la noftra Donna, che 1* ha in mUmo, t a«r. 
grembo, la Maddal^a, e San Giovannij»che fu opera ^  
rariflima, dipinfe cortilc dell* zieez di Milano a_* 
frefco in una facciata la Nativita di Crifio nollro Sal
vatore: e nella Clfiefa di S. Maria di Brera , nel tra- 
mezzo, la Nativity della Madonna, ed alcuni profeti 
negli Iportelli dell* organo, che fcortano al difotto in 
fu molrO bene, e una prolpcttiva, che sfuggeconbcli* 
ordinc ottimamentedi che non mi fo maraviglia, cA 
fendofi coftui di/ettato, ed avendo fempre molco ben-, 
polfeduto Ic cofe d’ architettura..Onde mi ricordo aver 
gi4 veduto in mano di Valerio Viccntino (z) un molto . 
bel libro d’ antichiik, dilcgnatd,'c mifurato di manodi 
Bramantino, nel quale erano le cole di Lombardia, e, 
le piante di molti ediiizj notabili, le quaii io difegnai

»■ da
111 D i  Mramantino ha parlato il VaJarL^el tom  ̂ s» a  c, zoy* t tom* *

Ma di ejfo f i  fcgga il tom» 3* Lt^crc pittoriche a c,
Jal y e d i  a  <r* d d  torn  4. d i Op*ra U  vita d d  rU tn tin v  »
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• da quel libro, cflendo giovinetto • Eravi il R?mpio (t) 

Temp; r'^outi Sant’ Ambrogio di Milano fatto da’ Longobardi, o  
effo. tutto picno di I'culture , c pitture di manicra Greca^i 

con una tribuna tonda afl'ai gt^nde, ma non bene in̂
tefa,

Il| Delia BaHIica di S . Ambrogio non abbiamo dagti Scritcor! Mitanefl, 
fe non che fu fondata da quel Santo Dottore > e che il portico dell’ atrio fu 
iabbcicato da Ansbetto Arcivefcovo di quclla Citta , che bori nel ix . fecolo » 
ed eiiendo cidotto in cattiviflgipo llato, fu reiiaurato da Federigo Bocromeo pa- 
rente di S . Carlo piiflimo, e dottillimo Arcivefcovo, e fuo fucceflbre, e ne fe- 
c^ ^ d ifegn o  Francefco Recchini. 11 I^tuada nella defcrizione di Alilano tomo 

non dice parola di quebo rifarcimento mejizionato dal Vafari in 
quefto racgo, nta il rifarcimento fatto dal Cardinal Federigo non puo eflere 
quello tnentovato qui dal Vafari, il quale mort avanti a queilo Arcivefcovo, e 
lie roeno il medefimo portico . Quello dunque fatto di colonne a tronconi d* 
albeci, i  de’ padri Ciftercienfi, che hanno il monitteto da una parte laterale 
della detta Baiilica . Veto e ,  cbepoi s'incontra un’ alfra*difficolt4, ed i ,  che 
queilo portico non fu fatto col dilegno di Bramantino, come dice il Vafati, 
ma bans! di Bramante, come fi ha autenticamente A ijtm  weworia tr«tta dall' 
archivio de’ Signoci Canonici, mandata gia ai fu Bella deU’ Oratorio di
Roma dal Sig. Canonico Domenico MjBerno arch iv^ ; in cui C legge , che a’ 
19 . di Settembre del 149 1. venne 1’ Itluilriflimo Sf^or Lodovico S'fotza, che k 
Lodovico 11 More , nel cortile della Canonica, e in prefenza del Capitolo ordi- 
nd, che magifiro Bramante dejignaffe,  & inguuajfe qaefta canonieat comma 
rh a  a luyt, e biye fiee  il difegno .  Un altro errore del Vafari credo, che fia neif 
la vita m Pietro della Fran*efca a c. ayo. del tonm»^ove fa menzione di Bra- 
mame da Milano, e di BramanfSo , come di due pitNmi, lo non Vho quiviro
tate , avendo piii volte proteftato di non voiere efaminare quel che d* iftoria, e 
di cronologia il contiene in quelle vite, nelle quali code il Vafari ha preli delli 
sbagli, non fi eflendo meflb in pena di fame il rifeontro, ma ferivendo quello, 
che gli fuggeriva la riemoria, e aggiugiiendo le notizie , che gli venivano di 
snano in mano, e inferendole, dove gh fornava piu in acconcio, come fo io 
appunto in quefie note • Dice  ̂pertanto ,  che Bramante da Milano dipinfe nelle 
camere del Papa fotto Niccolo V . e poco appeeilo, che Papa Giulio II- fece 
gettare a terra alcime pitture, che aveva dipinte Bran.aatino pittore eccellente 
<fe’ tempi fuoi. Dal che mi parve, che Bramantino folfe piu antico d.'i Braman
te da Milano, benche non fi vegga chiaro. Ho poi trovato da ftrumenti auten- 
tiei, ehe Bramantino fece un quadro per li Ciflercienfi nel 15 13 .  e ima
figlia nel i f jd .  ficche non puo ?Here quel che dice il Vafari, e 1’ Abecedario, 
dove parla di Bartolommeo Bramantfno, cios che Bramante Lazzari imparafleda 
lu i, eflendo quefti nato nel I444.e0tide fi vede, die in tutti quefli Autori ci e 
della confufione. Attenendofi al pin antico, che e il nofiro Vafari, egli, nella 
detta vita di Pietro della Francefca , e certo, che diflingue Bramante da Bra- 
mantino. Polio quello n.i par* , che totta la confufione fia nata dal prendete 
Bramante norninato prima, per Bramante Lazzari Tjrbinate . Ma mi par chiaro, 
che il Vafari io diftingua , appdlandolo Bramante da Milano > Io pertanto credo 
che quello Bramante Milanete quello chiamato da Lodovico il Moro a fa
re il iopraddetto cortile, che il v^ a ri qui per uno sbaglio chiaro attribuifee a 
Bramaetino contro le parole cit»te cqntratto, e che lilttolemmeo Branianti- 
09 fofle un pittote alquanto pc^eriojfe <S tempo •
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fefa, quanto all’ aichiterturai; il qual tcmpio fu poi 
al tempo di Bramantino rifatto col fuo difcgno conjm 
portico di pietra da un de’ lati , c Con colonnc a tron- 
coni a ufo d’ alberi ta^liati, che hanno del nuovo, e 
del vario. Vi era parimente dilegnato ii portico anti- 
co della Chiefa di S. Lorenzo alclla medefima C itti, 
ftato fatto da i Romani, che h grand’ opera , bella , 
C molto notabile. Ma il tempio, che vi b della delta 
Chiefa, i  della maniera de’ Goti« Nel mcdefimo libro 
era diftgnato il tempio di Ercolino , che banti^^- 
fimo , e pieno d’ incroftature di marmi, e flucchyimol* 
to ben confervatifi: ed al<;une fepolture grandi di gra
nite . Similmente.il tempio di S. Piero in Ciel d’ oro 
di Pavia, ncl ^ual luogo b il corpo di Sant’ Agoftino 
in una fqpoltura, che b in fagreftia, piena di figure 
picaJle, la qua^^i di mano, fecondo , che a me pare 
d’ Agnolo, e d’ i^oftino fcultori Sanefi. ( i)  Vi era 
flmilmente difegnata la torre di pictre cotte, fatta da 
i G oti, che b cofa bclla, veggendofi in quella, oltrc 
1* altre cofc, fo r in ^  di terra cotta, e ifelP antico al- 
cunc figure di faroraccia i’ una*i cfic fi fono infino a_« 
oggi affai bene ijantenute. Ed in quefta torre fi dice 
che mori Boezio, il quale f̂ u fotterrato in detto S. Pie- 
to in del d’ oio, chiamato oggi Sant* Agoftino, dove 
fi vede infino a oggi Ja lepoltura di quel Santo uonio 
con la*ifcrizione, die vi fcce Aiiprando; il quale la rie- 
dificb, c reftaurd i ’ anno 1222. Ed olcrtf quefli, nel dec- 
to libra era dilegnato di mano dell’ iftelfo Bramanrino, 
r  antichiffimo tempio di S. Ma«ia in Percica, di forma 
tonda , c fatto di fpoglie da’^jEongobardi; nel quale fo- 
no oggi P ofla della mortalitxae’ Francefi, e d’ altti, 
che mrono rotti , e morti fotto Pavia, quando vi fu pre- 
lo ii Re Francelco 1. di Francia dagli eferciti di Car
lo V. Imperatore . Lafeiando ora/^a parte i difegni, di- 

Tom. V. X  pinfe
ri > ci l l  La yita di fueJU> iu€ fcultori-i '■ ntl t, a c* JSS’
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pinfe Brannntino in Milano la facclaCa della cafa del 
Signor Giovambatifta Latuate, con una beliiflima Ma
donna, mefla in mezzo da dnoi proferi. E nella fac- 
ciata del Signor Bernardo Scac^arozZo dipinfe quattro 
giganti ,chefon finti di bronzo, e fono ragionevoli, con 
aitre opere,che fono in Milano, le quali gli apporta- 
rono lode, per eflere ftato egli il primo lume della pit- 
tura, chs fi vedefle dl buona maniera in Milano,eca-, 
gione , che dopo lui*Bramante (i) divenilTe, per la buo-. 
n^naniera , che diede a’ fuoi cafamenti,e prolpertive,, 
ecc^Ni^te' nelle cofc d’ arch*tettura , eflendo che le pri. 
me cofe, che ftudid Bramante, furono quelle di Bra- 
mantino ;  con ordine del qua*Ie fu fatto il tempio di S. 
Satiro , che a me place fominamente ,*pe^ dfere opera 
ricchilTitna, e dentro, c fuori ornata di coionn« , corn- 
dori doppi, ed altri ornamenti, e accoof^agnata da»una 
beliiflima fagreftia turta pie«a di ftat)(!e. Ma foprattut- 
to merica lode la tribuna del mezro di quefto luogo, 
la beilezza della quale fu Cigione , come fi i  detto 

n , nella vita di Btamante, che Bernardino da Trevio (2).
TrZfo ‘arcki- ieguitaffe quel tnod5 d» fare nel DOTmjo di Milano, e 
tetto del DuomoittendefCe all’ architettura , .febbene la fua prima , e 
diMilan»- principal’ , arte fu la pittura , avendo fatto, come s’  ̂

detto, a frefco nel monaftero delle Grazie quattro fio- 
rie della Paflione in un chioftro, c alcun’ aitre di jchia- 
rofeuro. Da coftui fu tirato innanzi, fe molfo ^jutato 
Afoftino Bufto fcultore, cognominatoBamha/a, del qua- 
le fi b favcUato nella vita di Baccio da Montelupo, ^5) 
c il quale ha fatto alcu«e opere in' Santa Marta", mo- 
naftero di donne tn le quali ho veduto io ,
ancorcht: fi abbia con diftjulta licenza d’ entrarc in quel 
luogo^ la fcpoJtura.di Monfignor di Fois, che mori a

k Pa-

> non Sraaarue La\i_ari,

tom. 5. t c ,
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Pavia ) in piu pezzi di tnarmo , ne’ quali fono da died 
ftorie di Bgure piccole , fcolpite con molta diligenza isepoltura di 
de’ fatti, battaglie , vittorie, ed efpugnazioni di torri 
fatte da qud Signore,^ finalmente la niorte, e 
ra fua. E per dirlo brevetnente, ell’ c tale queft’ o^e-deiBuJliy, 
ra j che mirandola con ftupore, fterti un pezzo penfan- 
do, fe  ̂ poffibiIe> che fi facckno,-con mano,e con fer. 
xi j si fottili, e maravigliofe opere, veggendofi in que* 
fta fepoltura , fatti con ftupendiiruno intaglio > ftegiatute 
di trofei, d’ anne di tutte J c  forte , carii , artiglier'ie , 
e mold altri iftrumenti da guerra, e finalmenteyj^or* 
po di quel Signore armatp, e grande quanto il vivo, 
quafi tutto betojael fembiante cosi morto, per Ic vitto
rie avute. E,certo  ̂ un peccato , che quetV opera, la 
quale e*degniffima di effere annoverata fra le .pih flu- 
pen3e dell’ art^ fia  imperfetta , e lafciata pare , per 
terra in pezzi, fenza? elfere in alcun luogo niura* 
ta . Onde non mi maraviglio,  ̂che ne fiano ftate rubate' 
alcune figure, e ppi v e n ire , e pofte in altri luoghi. E 

‘ put ^  veto , che tjpta poca umanit ,̂ f> piuttofto pieta 
oggi fra gli ucwnni /i ritruova*, che a niun di tanti, 
che furono da J|ii beneficati, e amati j k mal increfciu- 
to della memoria di tois, n& della bonti,cd eccellen- 
za dcJf opera, Di mano del medefimo Agoftino Bufto 
fono alcun opere nci Duomo; e in S, Francefco, come 
fidilfe, la fepoltun de’ Biraghi: e alia Certofa di Va-Gobhofcuiton 
via molte altre, che fon belhlTtme, Concorrente di co-in M ilano. 
iWr fir un Criftofano Gobbo, (z) che lavoro andi’ egU 
moke coCe nella facciata della-detta Certofa, e in Chie- 
fa tanto bene , che ft pud d^ttere fra i inigliori fculto- 
l i , che folfero in quel tem^^l^Pfcombardia. E i’ Ada-

M  mo

Ijl Di-^rcfente quefii mami 
I2I Quejio c Crijlcfano Solari > 

tTihuita la vUtaddi Sonarrot<^i'cnde 
(ari ftiQ fratsllo era

fepoltura fono difperji affatto,. 
il Gohbo da M ihnv  j a cui fu 

* intaglio il fuo » Andrs^    
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mo ed Eva, che fond tiella faccia'ta del Duomo di Mi* 
lar̂ o verfo Levante, che fono, di mano di coftui , fono 
tenute opere rare, e tali, cha poflbno flare a paragone 
di quante ne fieno ftate fattc itf quelle parti da altri 
maeftri.

Quafi ne* nicdefimi tempi fa in Milano un altro 
llSicUlam, e Tcultore chiamato Angelo, e per foprannome il Gxilia- 
Tefano arcki- no, ( i)  il quale fecc dalla inedemna banda , e della 
utti, ejcuhan. medefiiua grandezza •ana Santa Maria Maddalena de* 

vajja in aria da quattro putji , che h opera bellilfima, 
c mJl^punto meno, che quelle di Criftofano, il quale 
attefe anco all’ architettura,. e fece fra 1’ altte cofe il 
portico di S. Celfo in M-ilano, che ck>pO'la mortefua 
fu finito da Tofano dettn il Lombardino< ( i)  il quale 
come fi.difle nclla vita di Giulio Romano, fete mohe 
Chiefe, e palazzi per turto Milano',yr in particolare 
il OTonaflcrio, facciata, e Ghiefa d̂ jffe Monache di S. 
Caterina alia porta Ticinefe , e niolte altre fabbriche 
a quefte fomiglianti.

,1', Per opera*di cofttii, lavoram^A^jtvjo da Fieib-*
• le (3) nelFopera di’ quffl Duomo, fec^ nell’ ornamen- 

jtltri fhuhori to d’ una *porta, che h volta fra P o n ^ te , e Tramon- 
dtlDi^omo. tana, dove fono piu ftorie delta vita di noftra Donna 

quella dove ell’ b fpofata, che k molto bella. £  di- 
nmpetto a quefla, qadla di fiiaile grandezza, In cui 
fono- le nozze di Cana Galilea, d di mano di Marco 
da Gra aflai prat'eo icuirorej nelle quali {lotic feguita 
ora di lavorare un molto ftudiofo giovane , chiamato 
Francefco Brambilari, (?Qil qiiale ne -ha quafi, che a
fine condotto una,

V  Ahtcedario pin 
Vafarif ne to ho trorato altro 

I2I Tofano, c’oe Crifi<
Ijl Silvio * -fno fu 

Safari tom, 4.  ̂ 02*
hi J£* detto ancke franet^  

p*rU £fUom  ̂ di Milano^

dale gli Apoftoli ricevonoJo
Spi*

fa  altro, the eoplare, quanto qut dice il 
nemoria di queflo artefee .

p o e ta , e fiherm itore. P a r la  d i tffo H

[amhallq:/E’ npm^nqto dal Lama\:^p t doH    
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Spirito Santo, che t cofa telliffima. Ha oltre ci6 fat--
to una gocciota di marmo tutta traforata , e con oa
gruppo di putti, e fogliami ftupeadi, fopra la qualo
( che ha da eflere polla in Duomo ) va una ftatua di
marmo di Papa Pio IV. dc’ Medici Milanefe. Ma fe
In quel luogo foflc lo lludio di queft* arri, che 4 in Ro*
ma, e in Fiorenta, avrebbono iarto, ic farebbono tut*
tavia quefti valentuomini cofe llupende • E tier veto
hanno ai prefcpte, grand’ obbligo*al CavaUere. leone
Leqni Arctino, ( i)  U.quale, come E  dir^ ;: ha
aflai danari, e tempo in condurrc a Mdano molSi^o* hentmerito d d ~
fe antiche , formate di gelTo ^er fervizio Tup, ;6 degli U fabhica di
altri artefici. Ma tornando* ai pitrori MUarie/ij;,poich4
Eionardo da \iqci vi ebbe lavorato il cenacote foprad-
detto, mold cercarono d’ .imitarlo- ,, e quelli furono
Mar?o UggioniVq altri, de’ quaji fi  ̂ ragloparo =ne>
Ja vita di Jui. oltre* quetti, lo imito moltobene
Cefare da Sefto anch’ egli Milanefe, e fece pib di
quel, che s’ h detto nella vita di DofTo,un gran qua- jfl

*dro ,  chc t  nelle della zecca^di Milano, dentro y i M i n M i U ‘
-•I quale, che i^̂ Areramente copmfo*- c belhflimo, Cri- no.
<lo e battezzato,da Giovanni. E’ anco di mano del 
medefimo nel detto luogo una tefta d’ un Erodiado 
con quella di S. Giovanni Batifta in un bacino, fatte 
con beJJilfimo artificio. E  finalmente dipinfe coftui in 
S. Rocce, fuor di porta Romana, una tavola dentro* 
vi quel Santo molco giovane, c alcuni quadri, chefon 
tnelto lodati.

Gaudeniio pittor Milanefe, (4) il quale, mentre 
vifTe, fi tennp valentuomo m S. Celfo la tavo*
la dell’ altar maggiorej e Santa Maria dd-

111 /?</ Cavalier teoni mo!eo f i  ̂ arU ntlm Leture pittoricht, fpeciairntno 
H m l tomo E^li era eccelUntt ni* conj. VetUMl Vafari iomo 4* a c, 26^.

Ill Fu detto anche Marco Uglon , $e varlato iiel 5*  ̂  ̂47°
1̂ 1- D i Qtfare da Sefto fi  parla net jfimo 3, c.izz, a tom. 4* ac.14,

!.̂ i D i Gaudennp Ftrrari nato i^Valdngi^ os/ Mitaneje vrd* tomo 3..
4 W/. . ‘
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16 Grazie in Una cappella la paffione di GesU Critlo 
in,figure quantq il* vivo ftrane attittidini: e dopo 
fece fotto quefta cappella una tavola a concorrenza di 
TiziaUo , nella quale , ancorche* egli moito ifi perfua- 
defle j'non pafsd* 1’ operg degli akri, che avevano in 
quel luogo lavorato, ■

‘ Beriupdind del Lupino, (1) di cui fi difie alcuna 
dofa'poCti di fopra} dipinfe gia in Milanq vicino a S. 
Sepolcro; la tafa del* Signot Gianfrancefco Rabfaia . cioi 
la ,^^ci'ata, le logge , fale  ̂e camcre , facendovi mol- 
te trSiformazioni d’ Gvidioj e altre favole con belle, 
e buone figure j C lavorate dilicatamente. E al moni- 
ftero'tnaggiore dipinfe tutta la facciata grande deli’ al- 
Care con diverfe ftorier e fimilniente in* una 'cappella 
Crifto battuto alia colonna', e inolte altre ppSre ^ che 
tutce fcmb ragionevolii E quefto fia il^/ne deile fopiad- 
dette vite.di diverfi artefici*Loroba]^.

VITA

{4I V̂ edi 3.
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BENEDETTO GRILLANDAl,
P I T T O R I  F I ^ R E N T I N I »

A Ncorch^ non paja in iyi certd modd poffibilej chd 
chi va imitanHo, e feguita lc veftigia d’ alcun uo* 

mo eccellente nelle roRre arti < non debba> divenire in . 
gran parte a colai frmiJe; fi vede nondim^no , che mol» 
te volte i fratelli, arfijliuoli delle pgrfone fingolari non 
T^nitano in cidT loro parent!, e ftranamente traligna- 
no da loro; la qual cofa non penfo gi^ io, che avven* 
g a , perchi non vi fia, raediante il fangue, la medefi- 
ma prnntezza di Ipirito, ed il medefimo ingegno; ma 
fibbenft da altra eagione, cio6 dai troppi agi, e como
di, e dalF abbondanza delle facolta, che non iafcia di- 
venir molte volte gli uomini (bllecici agli ftudj, e indu- 
ftriOh. Ma non perd quefta regola d cos! fetraa j che 
anco non avvenga a lc u n a -volt^Jl contrario .

David, (i) e Benedetto^EhiHjndai , febbene eb- 
bono boniflimo ingegno

ihiT
areblono potuto farlo,

non perd feguitarono nelle cole dellJafte Domenico lor 
fratello, perciocchb dopo la itiorte^i detto lor fratello

li
III Di DavMe, e di Bentictto il vafari mtit{ione, e

i? alcune fu t epere ntl tom, a o. 1 toitf 4- a c. »ja*
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fi fviarono dal bene operate, ooncioffiachi 1’ uno ctoi 
Benedetto, ando lungo tempo vagabondo, e T altro s’ 
and6 ftillando il ccrvello vanamepte dietro al mufaico.

David adunqae, H quale era ftato molto amato da 
Domenico, e Jui am6 parimente c vivo, e motto, fini 
dopo lui, in compagnia di Benedetto fuo fratello, mol- 
tc cofe comiaciate da effo Domenico, e particolarmente 
la tavoKa di S. Maria Novella all’ altar maggiore, cioi 
la parte di dietro, dbc oggi & yerfo il corp; ed aicuni 
creati del medefimo Domepico finirono la predclla di 
figiJtIr piccole , cio6 Niccolajo ( i)  fotto la figura di 

m en ^ c9 n on i~ ^ ‘  Stcfano fccc una difputa di quel Santo con molta 
ittiLrono, diligenza, e Franccfco Granacci, (z)* Jacopd del Tede- 

^co, (g) e Benedetto , feccro ia figura tli S. Antonino 
Arcivelcovo di Fiorenza, e S. Catcrina da Sien^, £d 
in Chiefa in una tavola S. Lucia j con Ja tefta d’ un 
frate vicino al mezzo della Ghielay con molte a ltro  
pitture, c quadri, che fono perlc cafe de’ particolari.

Elfendo poi ftaro Benedetto parecchi anni in Fran; 
cia j dove lavord, ^uadagnb a lfitt^  fe ne tornd a Fi
renze con molti ptivilfgi, crdoqi avutt da’ quel ReilT 

Eject atufero [eftimonio della fua yirtfi, c finalmcBte avendo attefo 
a a pmur*. pittura, tna anco alia mibzia, fi moH d’

anni 50. E David , ancoracbi molto difegnalfe, e la- 
vorafle, non perd pafsd di iaoko Benedetto, e «i6 po- 
tette avvenire daJlo ftar troppo bene, e dal non tene- 
re fermo il penfiero ail’ arte, la quale non 6 trovata, 
fe non da chi la ccrca, e trovata non vuole 
abbandonara, pcrch  ̂ f f ^gge. Sono di mano di David 
nell’ orto de’ m on^^/f^^ i Angeli di Firenze in tefta-*

della '
1*1 Non fe chi Jia Niccela]e, fe peravventura non fhjfe un

etrto Niccolt Zccceti, ancht 'ts icceli Cartoni, ceiue Ji U
ntlV Abcddane ; il q u a l^ k /‘?^*rt f i  Filippo Lippi.

I2 I Del Granecci VedinHC*^ "  ‘ ‘  ̂ ,
- ~\%\ Fu Jacopo fcelart enUandajo con Jacepo.ddk,

Xniaco , cetnc'dicc il  Fafarj toJo a c. ?•
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^clla viottola , che k dirimpetto alia porta 5 che va in 
detto orto, due figure a frefco a pi6 d’ un Croelfiffb, 
cioc S. Benedetto, c S. Romualdo j ( i)  ed’ akun’ a*l* • 
tre cofe fimili poco degne, che di loro fi faccia alcu* 
ua memoria. Ma non tu poco, poich  ̂ non voile Da- • 
vid attendere all’ arte, che vi facefle attendere con 
ogni Audio, e per quella incamminaffe Ridolfo figliuo- 
lo di Domenico, c fuo nipote , conciotFuflfech  ̂ elTendo  ̂
coftui, il quale era a cuft^ia di David, giovinetto di 
beir ingegno, fugli mcffo a,efcrcitare la pittura,eda- 
togli ogni cotnoditi di ftudiare dal z io , il quale 
ti cardi di non avere egli ^udiatola, ma confumato il 
tempo dietto al pmfaico.

Ecce DaWd fopra un groflb quadro di noce , pet 
mandarla’ al Re di Francia, (2) una Madonna di mu- 
faico*con alcuni ‘angeli attorno , che fu moito lodata. E 
dimorando a Montajono caftelio di Valdclfa., per aver 
quivi comodita di vetri, di legnami c di fornaci, vi 
fece molte cofe di vetri, e niufaici, e particolanncnte 
alcuni vafi, che fpe»o donati al Magflifico Lorenzo 

^ '^9 'em. V. m Y  y •  * vecchio
III Non vi fon piu queJU due Santi dipinti dal Qrillandajo , ma 

fopra VI e fiato ridipinto da un pittore moderno moito debole- cosi le 
pitture, che il Vajari dice ejfere in S. Maria Novella , non f i veggon 
piu > fuori che quelle dell’ aUar maggiore ,  che vi f i confervano in c/- 
timo fla^  ,

lal La tavola di Mefaico ,  che fece i l  crillandajo per mandare in 
Francia, non fu  per quel R e , ma pel prefidente de Ganai ,̂ Che poi fu  
CanceUiere di Vrancia, che avendo accompagnato Carlo P H L  quan- 
do \ennt alia conquifla del Regno di Napoli , pajfando per Ftfenic 
fece acquijle di queflo mojaico  ̂ c lo pouto a Varigi, dovt J i  trova an- 
che di prefente, £ ’ alto circa a 5 - e largo 5 , e mez-

. La Madonna fiedt jopra una fpefee drSuno col bambino in cel
lo , e eon un angioLo di qua , e uno di Id, In atto d’ adora^iont. IL 
fondo e d’ oro , ,e con lettere parimente d‘ or<M in mofaico v e fern to 
a hajjo: Dominiis Joannes de Ganai prae/dens Parifienfis primus 
addiixit de Jtalia Panijumhoc opus moifaicum. £  fopta il quadro 
in matmo nerofilegge OPUS magist. davij#florentiKi mcccclxxxv 
filon v’ e di fingolare , fe non ch’ I’ e0ere il primo mojaico, (he fi 
fia veduto in Francia', e i ’ ejferfi canjervate, some fe jojfe fatto Je-
fi. .
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vecchio de’ Medici, e tre teftcj cioe S. Piero, e S. Lo- 
t ^ z o , e quella di Giuliano de’ Medici in una teg. 
ghia di rame ; le quali fon oggi in guardaroba del Du- 
ca. Ridoifo in tanio, difegnanck> al cartone di Miche- 
lagnolo, era tenuto de’ migiiori difegnatori, che vi fof- 

j  ■ r  T> r c percib molto amato da ognuno, e parcicoiar* 
f^ l lo  £ Vrii- RafFaello Sanzio da Urbino , che in quel 

tempo, effendo anch’ egli giovane di gran nome, di- 
morava in Fiorcnza  ̂come s’ t detto, per imparare P 
arte.

'iDopo aver Ridoifo (lu'diato al_detto cartone, fatto 
che ebbe buona pratica nelja pittura fotto fra Barto
lommeo di S. Marco, ne fapea gia tanto, a g’udizio 
de’ migiiori, che dovendo RafFaello an<j3re, a Roma , 
chiarnato da Papa Giulio II. gli lafcid a finire il pan* 
no azurro , ed altre poche cofe , che mancavatio al 
quadro d’ una Madonna , che egli avea fatta per alcu- 
ri Gentiluomini Sanefi ;  il qual quadro finite > che ebbe 
Ridoifo con molta diI/genza,Io maudd a Siena. Enon 
fu molto dimcflrato^Raffaeho a , che cerc6 per
inolte vie di condurre*li RidoJfo, ma*non ayendo 
perduta colui la cupola di veduta ( come ft dice ) ni 
fapendofi arrecare a vivere fuor di riprenza, non ac- 
cettd mai partito, che divetfo, o contiario al fuo vi- 
verc di Fiorenza gli tbffe propofto.

Dipinfe Ridoifo nel tnonafterio delle monache di 
Ripoli due tavole ( i)  a olio , in una la coronazionc 
di noftra Donna, c nelP altra una Madonna in mazzo 
a certi Santi. Nella Chiefa di San Gallo (z) fece in 
una tavola Crifto, j?#fe^^rta Jacrocc con buon nume* 
lo di foldati, c i f  Madonna, ed altre Marie, c h o  
piangono infieme Giovanni, mentre Veronica pot* 

\  fie

III <2« #  dut uvole fokKin buon tjftrt.
* S J fu  demolita, come Jl i  dttip piu voUt, t  It
•^» l* d e lQ n llm d a jo n ^g /tfJ< d o ^e f4 ,

Dlplnfe In Fi
renze opere Jll 
mttijjime .
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f ;e il fudario a cflo Crifto con prontezza, e vivacitil; 
a quale opera, in cut fono moke tefte belliffime, ri- 

trattc dal vivo, e fatte con atnore, acquiftb gran no- 
nte a Ridolfo. Vi b riftatto fuo padre, ed alcuni gar- 
zoni, che ftavano feco, e dc’ fuoi amici H Poggino, 
lo Scheggia, ed il Nunziata, che 6 una tefta viyilTi- 
ma^ il quale Nunziata, febbene era dipintore di fan- 
tocci, era in alcune cofe perfona rara ,e  maflimamcn- 
te nel fare fuochi iavorati, e le ^randole , che ft fa- 
cevano ogni anno per S. Giovanni. E perchfc era co- 
ftui perfona burlevole, e faccta, avea ognuno gra«^ia- 
cere in converfando con clfo lui. Dicendogli una vol- 
ta un clttadino, •che gli difpiaccvano certi dipintori, 
che non fapevano fare fe non cofe lafcive, e che per- 
ci6 ^fidlrava, che gli facefle un quadro di Madonnaj 
che avclTe J’ oncfto, fofle attempata, e non mavcffe a 
Jafcivia; il Nunziata glicnj dipinfc una con la barba. 
tJn  altro volendogU chiedere un Crocififlb per una ca
mera terrena, dove abitava la ftate , e non fapendo 
^ire, fe non; lo  xawri un Crocififlb pftr la ftate, il 

""WUiieiata, che fc fcorfe per un*go^o, gliene fece uno 
in calzoni. Ma ^ornando a Ridolfo, e^endogli dato a 
ifure per il nionaftcrio di Ceftello, in una tavola, la..* 
nativity di Crifto, affaticandofi alfai per fuperare gli 
cmuli.fuoi, condnflc quell’ opera con quella raaggior 
fatica, e diligenzz, cbe fa poffibiie, facendovi la Ma
donna, che adora Crifto fanciu/lino, San Giufeppo, e 
du'fc figure in ginocchioni, ciofe 8. Francefco, c S. Je
ronimo. Fecevi ancora un bcUilfimo paefc molto limi- 
le ai Saflb della Vernia, doVe'^^n Franccfco ebbe le 
ftimate, e fopra la capanna alcunicngeli, che cantanoj 
c tutta 1’ opera fa di colorito motto bcllo, c che ha 
alTai rilicvo. ( i)  f

y  y 2 Nel
111 }?tl ctdere, tht fe(cr» i Mon*ei Cijlerdtnj! ^uejia

c4
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Nel msdeEmo tempo, fatta una tavola, che and6 

a.Piftoja, raife mano a due akre per la Gompagnia di 
S'. Zanobi, che e. accanto alia canonica di S. Maria 
del Fiore, la quale avevano amaettere in mezzo la Nua- 
ziata, che gia vi fece, come fi diffe nella fua Vita, 
Mariotto Albertinelii. Condufle Ridolfo a fine con mol- 
ta fodisfazione degli uoraini di quella Gompagnia le due 
tavole , facendo in una S. Zanobi, che rifufcita nel bor. 
go degli Albizi di Bio-renza un fanciullo ,  che 6 ftoria. 
roolto pronta, e vivace , per elfervi tefte aflai ritrat- 
te naturale, ed alcune donnc , che moftrano viva- 
mente allegrezza,e ftupor^nel vedere rifufcitare ilpat- 
to , e tornargli lo fpirito ;e  nelT altra quando da lei 
Vcfcovi h portato il detto S Zanobf ranvto da S. Lo
renzo, dove era prima fotterrato, a S. Maryr del Fio
re ; e che paffando per la piazza di San Giovarwi, ua 
oliRO , che vi era feeco , dove h oggi per memoria del 
iTjiracolo ana colonna di roarmo con una croce fopra, 
rimife fubito, ( che fu per voler di Dio tocco dalia  ̂
cafla , dove efa il corpo fanto^ye frondi, e fece fori; 
la qual pittura noft fu#roen che le zhre fe-
praddette di Ridolfo. E perchls quelle opere furono oa 
quefto pittorc fatte vivendo ancor Da^id fuo zio, n’ ave- 
va quel buori vecchio grandiffimo contento, e ringra- 
ziava Dio d’ efier tantd vivuto, che vedea Ja virrii di 
Domenico quad riforgere in Ridolfo. Ma finaknento 
eflendo d’ anni ferranraguaftro, mentre fi apparccchia- 
v a , cosl vecchio j per andare a Roma a prendere it 

• San-

tol Monaflero alle Mofaehe Carmelttane , qutfFa tavola /part, come at~ 
tefia il P‘ Ritha nel Um. i. a c. 341. Quefia traslazione fu fatta dtd 
Card- Franccfco Barber\i il vtctkio , che /pefe gran fomme di danart 
etd ampliare, ed ornare ^ejlo Monaflero.

Id Quefli due quadri grandi, e per traverfo fono bellijfimi, e eon- 
fervati/flmi, e le figure non pajono dipinte, ma vere, e viye. Vtit a 
,fort. del tomol- nella nota , dove fi dice, tjjcre queflt due quA*- 
•ri flati attribuiti a Domeniao '̂ rillandajo per errore.

    
 



VXTB DE G r ULANDAI. 357
Santo Giubbilfo, s’ ammaI6, e mori 1* anno 1525.6 da 
Ridolfo ebbe fepoltm-a in Santa Maria Novella, dove mmc *di Da-i 
gli altri Ghirlandai. Avendo Ridolfo un fuo fratetlo '*'*‘̂ * 
negli Angeli di Fircnz», luogo de’ monaci di Carnal- 
doii, chiamato Don Bartolommeo j il quale fu religio- 
fo veramente coftumato, e dabbene; Ridolfo j che mol- 
to i’ amava, gli dipinfe r.el Chioftro, che riiponde in  ̂
full’ orto, cio^ nella loggia, dove fonodi manodi Pao
lo Uccello dipinte di verdeccio 1̂  ftorie di S. Benedet
to , entrando per la porta dell’ orto a man ritta, una 
ftoria , dove il medefimo Santo fedendo a tavol^ con 
due Angeli attorno, afpetta, che da Romano gli fia_- 
mandato il pane nella grdtta, ed il diavolo ha Ipez* 
zato la corda^co* falfi: ed il medefimo, che mette 1* 
abito a un giovane. Ma la m.iglior figura di tutte quel
le, (?he Ibno in quell’ arcHetto, il ritratto d’ un na
no, che allora ftava alia porta di quel Monaftero.Nel 
medefimo luogo, fopra la pila dell’ acqua fanta, all* 
entrare in Chiefa, dipinfe a frefco di colori una noft a 

-Dcnna col figliuoloj^j^jj^g, cd alcuni angioletti at- 
^ ^ jm o ^ lliflim i^  E nel Chioftro*, che h dinanzi al ca- 

pitolo fopra la porta d’ una cappelletta, dipinfe a fre- 
ico in un mezzo tondo S. Romualdo con la Chiefa dell’ Opm a" Mas 
Eremo di Canialdoli in mano; (1) e non molto dopo nap dcgli Atfa 
un molto bel cenacolo, che t  in tefta del refettono 
dci ntedcfimi-Monaci, e quefio gli fcce fare Don An
drea Doffi Abate, iJ quale era llato Monaco di quel 
ttvpnafterio, e vi fi fecc ritrarre da baflb in un canto.
D  pinfe anco Ridolfo nella Chiefina della Mifericordia 
in fu la piazza di San Giovarm^ ĵ in una predella, tre 
bellifiime ftorie della noftra Donna , che pajono minia
te. Ed a Matlio Cini jn full’ angolo della fua cafa,

vici-

lil N tl rifar la chief a ,  t nel rifarcire, e ernart i l  mona^ero /i-' 
gut a:lt (opraddetee f  uture >fUeUo , eke feguegiarnalmenu m moltealtrti 
t it i  1 ‘  tjftrt gettateper terra*
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vicino alia piaxza di S. Maria Novella, in un taberna- 
coHetto, la noftra Donna > San Matcia Apoftolo, San 
Domenico, e due piccioli figliuoli di cflb Mattio, gi- 
nocchioni ritratti di naturale ; ft qual opera, ancorchi 
piccola,^; molto bella, e graziofa. Alle Monache di 
S. Girolamo dell’ ordine di S. Francefco de’ zoccoli fo- 
pra la coda di S. Giorgio, dipinfe due tavole: in una 
6 San Girolamo >n penitenza moito bello, c fopra ncl 
raezzo tondo una nitiviti di Gesii Crifto, e neli’ altra, 
cbe 6 dirimpetto a quefta , i  una Nunziata , e fopra nel 
raezzo tondo S. Maria Maddalena, che fi comunicat 
Nel palazzo, cbe  ̂ oggi del Duca, dipinfe la cappella 

€afptlUdi pa-dovc udivano Mefla i Signori, facendp nel mezzo del* 
la volta la SantifTima Trinity, c negji aitri fpartimcnti 
alcuni putti, che tcngotio n miftcrj della Palfione, ed 
alcune tefte fatte per i dodici Apoftoli; nei quattr^can- 
ti face gli Evangelifti di figure intcre: c in tcfta I’ an- 
gelo Gabbriello, che annunzia la Verginc , figurando 
in certi paefi piazza dal/a Nunziata di Fiorenza fino 
alia Chiefa di S. M a r ^ ; ’*"^!?9HKtutta opera, fe ottii 
iTiamente condotca, e con molti, e beiii ornarnttnumil- 
quefta finita, dipinfe in una tavola, ^be fu pofta nel- 
la Pieve di Prato, la noftra Donna, che porge la cin- 
tola a S. Tommafo, che i  infieme con gli aitri Apo
ftoli, Ed in Ognifianti fece per Monfignor de’ Bonafc, 
fpedalingo di Santa Maria Nuova, e Vcfcovo (Ti Cor- 

,tona« in una tavola la noftra Donna, S. Giovanni Ba* 
tifta, c S. Rotivualdo; ed al medefimo, avendolo ben 
fervito, fece alcun’ ^*re,opere, delle quali non acca- 
de far menzionc. R-imfle poi Je tre forze d’ 'Ercole, 
che gia dipinfe nel palazzo de’ Medici Anton Pollajo* 
lo , per Gio, Batifta della Palla , che le mand^in Fran* 
c ia . Avendo fatto Ridolfo quefte , e molte altre pit- 
ture, c trovandofi in cafa tutte le maflerizie' da Jayo- 
rare il mijfaico, che furono di David fuo z io ,ed iPo*

mem*
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nicnico fuo padre, e avcndo anco da lui imparato al* ,  
quanto a lavorare, delibero volcr provarfi a far a!cu- Opti în Mu- 
na cofa di mufaico di fua mano; e cost fatto, 
che gli riufciva, tolfe » far 1’ arco, che h fopra 
porta della Ghiefa della Nunziata, nel quale fece 1’
Angelo, che annunzia la Madonna. Ma pcrch :̂ non 
poteva aver pacienza a comrnettere qae’ pezzuoli, non 
fece mai piu alrro di. quel meftiere . Alla. Compagnia 
dc’. battilani, a fommo il Catnpaccio , a una lotQChie* 
fetta, fece in una tavola 1’ Affunzione d\ noftra Don
na , con un coro d’ Angeli, c gli Apoftoli intorno al 
fepolcro. Ma effendo per difavventura la ftanza, dove 
ell’ era ftata, piena di fcope ^erdi da far baftionil’ an
no deir alTediy, quell’ umidita rinteneii il geflb, c la 
fcorteccib* tutta ; onde Ridolfo 1’ ebbc a rifare , e vi fi 
ritralft dentro. Alla Pieve di Giogoli in un tabernaco- 
Jo, che b in fulla ftrada, fece la noftra Donna con due 
angeli. E divi.mpetto a un mulino de’ padri romiti di 
CamaldoU, che b di 14 dalla Certofa in full' Ema, di- 
pinfe in un altro tabSiBifisJo^frefco mc t̂e figure. Per 

vq^gendofi Ridollb* eft&re adoperatp a ba- 
ftanza, e ftandoli bene, e con buone entrate, non vol- 
Je altrimenti ftillarfi il cervello a fate tutto quello,che 
avrefcbc potuto nella piitura; anii andd pcnfando di 
vivefe da galantuomo, e pigliarfela come vcniva.Nella Ntlltftllc dth

facendo dlpignerc al Puntormo, come fi e detto, la_* 
cappella, Similmente nolle n0zze‘/iel Duca GiuhanojC 
del Duca Lorenzo fece-gli-apparati dellc nozze, c al- 
cune profpeitivr dT commedie. E perch^ fu da que’ Si
gnori per la fua bontk molto amato, ebbe molti ufHcj 
per mezzo loro, e fu fatto di Collegio, come cittadi- 
1)0 OQurato. Non 0 fdegnb anco Ridolfo di far drappel-

lom, „
    

 



j(5o P a r t e * Q^ u i n t  a

loni, ftendardi, ed altre cofe fimlli alTai; e mi ricordo 
a ŷergli fentito dire, cbe tre volte fece le bandie edeile 
Potenze, ( i)  che folevano ogni^anno arnicggiare, ete- 

\AllicvidtlGnl-^ '̂^  ̂ Citt^; ed infomma fi lavorava in botta-
i^ndaiot ga fua di tutte lecofei onde mold giovani la frequen* 

tavano, imparando ciafcuno quello che pid gli piaceva. 
Onde Antonio del Cerajolo, effendo ftato con Loren
zo di Gtedij e poi con Ridolfo, ridratofi da per f o  
fece niiolte opere, e*ritratd di naturale , In S. Jacopo 
tra’ Foffi di mano di quefto Antonio in una tavola S. 
Francefco, c Santa Maddalena a pie d’ un Croeififlbjc 
ne’ Servi, dietro all’  altar maggiore, (2) un S. Michc- 
lagnolo ritratto dal Grill!indajo nell’ «ffa di Santa Ma
ria Nuova, Fu anche difcepolo di Ridolfo, e fi poitd 
beniffimo > Mariano da Pefcia , di mano del qTiale  ̂ un 
quadro di noftra Donna cot^Crifto fanciullo, S. Liiabet- 
ta 5 e S. Giovanni molto ben fatti, nella detta cappel- 
la di palazzo, che gi^ dipinfe Ridolfo alia Signoria. II 
medeiimo dipipfe di chiarofeuro tutta la cafa di Carlo 
Qinori nella ftrada^ famiejiail name*
facendovi ftorie de’ fatti di Sanfone coir bmifTaia-iiiju* 
niera, (3) E fe coftui aveffb avtito pi« lunga vita , che 
non ebbe, farebbe riufeito eccellente. Dilccpolo pari- 
mente di Ridolfo fu Toto del Nunziata, il quale fece 
in S. Piero Scheraggio con Ridolfo una tavola 0; nofira 
Donna col figliuolo in braccio, e dueSanti. Ma fopra 
tutti gli altri fu cariffimo a Ridolfo un difeepolo di 

HnitAeie s* a- Lorenzo di Credi, il q̂uale ftette anco con Antonio 
vanfi ta>ito,cAcdel CerajoIo, chiamajo I^ichele, per eflere d’ ottinia 

e giovane, che conducea le fue opere con fie- 
rezza, e fbnza ftentp. Coftpi dunque, feguitandc la_. 
maniera di Ridolfo, lo raggiunfe di maniera, che do-

. ve
III Qinfli Pottn^e trano alcutie brigate della phht folla^:(^evoli\

,  Quefto altars i  ftato fatto tuito di marmi fen\a tayola , o rf- 
fu/i altra pittura •

Ijl bon perite quefte piiture Vi San/onf •
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ve avea da lui a principio il terzo dell’ utile, fi conduA 
fero a fare infieme I’ opere a in eta del guadagno. Of* 
ferv6 fempre Michele Ridolfo come padre, e T amo 
e fu da lui amato di ifianiera, che come cofa di lui 6 
ftato'fcmpre , ed h ancora  ̂ non per altro ognorne co- 
nofciuto, che per Michele di Ridolfo. Cofloro dico, 
che s’ amarono come padre , e figliuolo, Javorarono 
infinite opere infieme, e di compagnia. E priina per 
la Chiefa dl S. Felice in piazza, iuogo allora de’ Mo- 
naci di CamaldoU , dipinfero in una tavola, Crifto, e 
la noftra Donna in aria, che pregano Dio Padre per 
il popolo da baffo, dove fono inginocchioni alcuniSan- 
t i . In S. Felicity fecero due cappelle a frefco, tirate 
via praticamegte: in una h Grifto morto con le Marie, 
e neir akra J’ AfiTunta con alcuni Santi. ( i)  Nclla_. 
Chiefh delle Monache di San Jacopo dalle Murate 
fecero una tavola per il V^fcovo di Cortona de’ Bona- 
f e : e dentro al monallerio delle donne di Ripoli, in 
un’ ultra tavola, la noftra Donna, e certi Santi. Alla 

*cappella de* Segni laifefihJia ŷ;£ano, ncll9 Chiefa di 
■ Sfeiii^Jiwwttwfimilm enteitSun^ tavola la noftra_« 
Donna, S. Anna^ e molti altri Santi: alia Compagnia 
de’ Neri in un quadro la decollazione di S. Giovanni 
Batifta e in borgo S. Friano alle nionachine in una ta
vola la Nunziata; a Prato in S. Rocco, in un’ altra 
dipinfero S. Rocco, S. Baftiano, e Ja noftra Donna in 
mezzoParimente nelia Compagnia di S. Baftiano, a 
lavo a S. Jacopo fbpr’ Arno, fecero una tavola, den- 
trovi la noftra Donna, S. BaAiano, e S. Jacopo, e a 
S. Martino alia Palma un’ »ltray E finalmenteal Signor 
Aleflandro Vitelli in un quadro ,'^che fu mandate a Git- 
ta di Caftello, una S. Anna, che fu pofta rn S. Fior- 
do alia cappella di quel Signoie, Ma perch^ furono 
infinite I’ opere, e i quadn, che ufeirono della botte-?-

Tom. V. Z  z ga
111 Le future i i  fuejie due cdppelle^/enperite i
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ga di Ridolfo > e molto piii i ritratti di naturale > di- 
rb folojChe da lui fu ritratto il SignorColimode’ Me* 
d*ci, quando era giovinetto, che ui belliffima opera, 
e molto fomigliante al vero; qual quadro fi ferba 
ancor oggi,^eIIa guardaroba di fua Eccellenza . Fu Ri* 
dolfo fpedito, e prefto dlpintore in certe cofe e par* 
ticolarmente in apparati di feftej onde fece., nella ve- 

^Jrchffsttutel- jj; Carlo V. Irnperatore a Fiorenza > in d-eci gior- 
Carlo K  canto*alla Cucuha, e un altro arco in

breviflimo tempo aila porta al Prato nella venutadell’ 
llluftriflima Signora DucheflTa Leonora, come fi diri 
nella Vita di Batifta Franco. Alla Madonna diVertlU 
J i , luogo de’ Monaci di Ca’maldoli, fuor della Terra 
del Monte San Savino, fece Ridolfo*, ^vendo feco il 
detto Batifta Franco, e Michele, in un chiofla-etto tut* 
te le ftorie della vita di Giofeffo di chiarofcuiw: in 
Chiefa le tavole dell’ altar <naggiore, e a ,frefco una_. 
Vifitazione di noftra Donna, che b bella quanto altra 
opera in frefco, che rnai facelTe Ridolfo ; ma fopra tut- 
to fu belliflimS figura , ngj,Ji^yijl|Uo vererando del vol<» 
to , il San Roroual8o ,:<ne e ai detto 
Vi fecero anco altre pitturc, ma bafti- averc at ™  die 
ragionato. Dipinfe Ridolfo tie\ palaxlo de\ Duca Co- 
fimo, nella camera verde , vma \o\ta d\ |,’cotteCcVic, e 
nelle facciate alcunl paefi , che mo\to piacqueto a\ Du- 

R liolfo aeera- ' Finalfnente in v e c c h ia to  R id o lf o  /i vivevaa0ai*lieto , 
■vatodalUpo- avendo Je  figliuo/e m a r i t a t e ,  e  v e g g e o d o  i ma^hi alfai 
da£;ra- bcnc avviati nelle cofe della mercatura in Francia ,

in Ferrara. E febbenc trov6 poi in guifa opprellb 
dalle gotte, che e’ fta^a fempre in cafa , o fi facca. 
portare fopra una feg^ola, nondimeno port6 fempre^ 
con molta pacienza quella indifpofizione, edalcune di- 
favventurc ,dc’ figliuoli. E  portando cost veccbio gran, 
de amore alle cofe dell’ arte, voleva intenderc, c al- 
.cuna volta vedere quelle cofe , che fentiva molto loda-

re
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re di fabbriche, di pitturc 5 cd altre cofe fimiJi, che 
gicrnalmente fi facevano • E un giorno. che il Signor 
Duca era fuor di Fiorenza, fattofi portare foprala fua 
fcggiola in palazzo, vi*defin6, e ftette tutto quel gior
no a guardare quel palazzo tanto travolto, e rimutato 
da quello, chc gik era, che egli non Jo riconofceva.
E  la fera nel partirfi diflTe: lo moro contento, peroc- 
chfe potrd portar nuova di l i  a i noftti artefici d’ ave- 
re vcduto rifufcitare un motto, vm brutto divenir hel
lo, e un vecchio r'ngiovcnito. Viffe Ridolfo anai 7^.; 
e mori 1’ anno 1560. e fu fepolto dove i fuoi raaggio- Mone dlRidol- 
ri ( i)  in Santa Maria No.veJIa. E Michele fuo 
to , il quale, cony ho detto, non ichiamatoaltrimen- ® 
t i , che Micheic di Ridolfo, ha fatto, dopo chc Ri- 
doJfo^lafeid J’ arte, trc gvandi archi a frefco fopra al- 
cune portc della Citt î di Eiotenza. A S. Gallo ia no- 
ftra Donna, S. Gio. BatiftJ, e S. Gofimo, chc fotu, 
fatte con bellifTima pratica; (2) alia porta al Prato al
tre 6gure fimili: e alia porta alia Croce la noftra Don- 
^a, S. Gio. BatHla, 9it6mAmiitpgio: e t%voie, e qua-' * ^

con buon^yrafica. Ed io pet la Miehtifu onf 
fua. bonti, e fuffi îenza i’ ho adoperato piil volte in- iugntailUvl*  ̂
fieme con altri, nelP opcre di palazzo con mia molta 
fodisfazione, e d’ ognuno. Ma queilo, che in lui mi 
place fommamente, oltrc all’ elTere egli veramenteuo- 
mo dat)bcne, co/iamato, e t niorato di D io i fi h,che  
ha fcropre in bottega bpon numcro di giovinetti, a i 
quali infegna con incredibile aoiorcvolezza * Fu anco

Z  2. r  difce-

111 Fu Ridelfo figliutlo d' Antonia di S t f  Tuplo di Sitnen Faoli 
per noti{ia ,  che ce ne do- il Baldinucci nella Vita di Bomenito del 
Crilltuidaja padre di Ridelfo Dec- 8. part. i .  del fee, 3. a C‘ l j6 ,  

Jal S i t«n/erra ancfi'a quefla putura piu che I ’  altre, ede forfila  
migliore •
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difcepolo di Ridolfoj. Carlo Portelli da Loro(i)di Val- 
da/no di fopra, di mano del quale fono in Fiorenza,. 
alcunc tavole, ed infiniti quadri; in S, Maria Maggio- 
re , in S. Felicita, nelle monaclTe di Monticelli; e in 
Ceftello (2) Ja tavola deIJa cappella de’ Baldefi a man 
ritta all’ entrare di Cfiiefa, neJla quaie t il martirio di 
S. Romolo VeCcovo di Ficible,

VITA

III Allora f i  ehiamava Ctflelto : in oggi Santa Marla Madda^ 
Una de‘  Paz^i da che. i Monad Ci^ercitnfi, che v' abitavsno, cede» 
rano per ordine di Urbano Ottavo quella Chiefa, e Monafiero , alle 
Monaehe Carmditane dene degl’ Angeli; e in Ifutlla Chiefa vi i  tuU 
tavia la tavola del martirio di S ' Romolo defcritta Mai Vafari bellifr 
firtta opera di Carlo da Loro • . . .  *

111 Si pojoao annoverare belle gpere di Miekel di Rldolfo ^  della 
fua fcuola, U pitture nella Villa di, Caferelta , gia delli straz^i,  ora 
del sig. Giadnto Ganued, fopra S. cajdano ; dob tune It pared con la 
volt a di una Cappella in terra di detta Villa', come altresi la tavola 
di altra Cappella efterna appartenente alia medtfimd e li contigua', 
rapprefentante la dapofi{iont di cn d^aU a Croce. o

Sembra aneora deUmeieJjRl9"S tt!fll̂ n a  piecola tavola all’ aU 
tar maeeiore della Chiefa di^ercataU , un 
da S.Cafdano.
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v i t a  

D I G ’l O V A  
D A  U D I N E

P I T T O R  E.

N I

IN Udine Cittijdel Friuli un cittadino chiamato Gio* 
vanni , delia famiglia de’ Nani, fu il primo, che di 

Joro attendeffe all’ efercizio del ricamare, nel quale il 
Feguiferono poi i fuoi difcendenti con tanta eccellenza j 
che non pi^ de’ Nani fu detta la loro cafata; ma de’
Ricamatori. Di coftoro dunque un Francefco, che viA 
fe fempre da onorato cittadino, attendcndo alle cacce,

.’td  altti fomiglianti un f%liuolo I’ anno
nome GioWffm; il quale elfendo clovanm tlrd̂ 

ancor outto, fi moftrO tanto inclinato al difegno, che todalgmioai 
era ccfa maravigliofa, perciocch^ feguitando la caccia 
e 1’ uccellare dietro al padre, quando aveva tempo, 
ritraeva fempre cani, k p ri, capri, cd in fomnia tut- 
te le Forte d’ animaJi, e d’ ueceJJi, che gli veniyano 
alle mani. II che faceva per si iatto modo, che ognu- 
i\o ne ftupiva . Quefta incUnazione veggendo Francefco 
fuo padre, \o conduife a V cnfzia , e lo pofe a irapa- 
lare 1’ arte, del difegno con XSio^ione da Gaftelfranco; Ebbe i p’meipj 
Col quale dimorando il giovane , fenti tanto lodare le 
cofc di Michelagnolo, e Raffaello, che fi rifolv^ d’ 
andare a Roma ad ogni modo. E cosi avuto lettere E'ad Ramai 
di favore da Donnenico Grimano , amiciflimo di fuo 
padre, a Baldalfarri CaftigUoni Segretario del Ducadi

Man-
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Mantova , e amiciffirao di RafFadlo da Urbino, fe n' 
ando lii 5 dove da eflb Caftiglioni eifcndo accomodato 
nella fcuola de’ giovani di RafFaello, apprefe ottima* 
niente i principi dell’ arte j il fhe h di grande impor- 
tanza. PerciocchA quando altri neF cotninciare p'glia 
cattiva maniera, rade volte addiviene, ch’ ella fi iafcL 
fenza difficultli per apprendernc una migliore. Giovan^ 
ni adunque, cflendo ftato, pochiffimo in Venezia fotto 
la difciplina di Giorgione, veduto 1’ andar dolce , hel
lo , e graziofo di Raffaello, fi difpofe, come giovane 
di bcir ingegno , a volere a quella maniera attenctfi 
per ogni modo. Onde alia Ifuona. intenzidnc corrifpon- 
dendo I’ ingegno, c la mano, fcce yil frutto, chc in 
brcviffimo tempo feppe tanto ben dilegn^e, e coiorU 
re con grazia, e facility, die gli riufciva contrafFare 

Entre in gratia beniflimo, per dirlo in una payola, tutte le cofe ^atu- 
diRaffatilo. rali, d’ animali, di drappi, V  infttatnenti, vafi , paefi,.

cafamenti, e verdure, intanto , die niun de’ giovani di 
quella fcuola ilfuperava. Ma Foprattuttofi dilettdfora- 
mamente di fafe uc^ellidjjpjiHiM^ Je forte, di maniera-'' 
did in poco tempo ilW Kndu^ un 
e bello , die egli era lo fpalTo, c il traftullo di Raf
faello ; apprelTo il quale dimorando un Fiamniingo, 
chiamato Giovanni, il quale era maeftro eccellcnte di 
far vagamente frutti, foglie, c 6ori fimilifliaii al natu- 
lalc , fcbbene di maniera un poco fecca, e /lefitata, 
da lui impard Giovanni da Udme a farg/i facili come 
il maeftro, e die i  pid, con una certa maniera mor- 
bida , e paftofa, la qualfi il fece in alcune cofe, come 
fi d iri, riufcireeccellet^tiffirfjo, Jmparb anco a far paefi 
con edifizj rotti, pezzi d’ anticaglie, e cosi a colorite 
in tele, paefi, c verzure, nella maniera, ebe fi 6 do
pe M  uiato non pur dai 1‘iamaiinghi, nia ancora da 
tucti i pittori Italiani. Raffaeilo adunque, die molto 
am6 ia virtii di Giovanni, nel fare la lavola della S*

Ce-
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Gecilia 5 che h in Bologna, fece fare a Giovanni un- 
organo , che ha in mano quella Santa, il qualelocon- 
tratft tanto bene dal, vero, che pare di rilievo, e an- 
cora tutti gli ftrumenti*muficali j che fono a’ piedi’ di 
quella Santa ; c quello, che importd molto pid , fece 
ilfu o  dipinto cosi fimile a quello di Raifaello, c h o  

“T5are d’ una medefima mano. Non moko dopo, cavan. 
dofi da S. Piero in Vincola fra le ruine, e anticaglic 
del palazzo di Tito, per trovar figure, furono ritrova* 
te alcune ftanze fotterra , ricopertc tuttc, e picne di 
grottefchine, ( i )  di figure piccole, c di ftorie, con al« 
cuni ornarr>enti di ftucchi bafli, perch  ̂ andando Gio* 
vanni con Raffac|lo, che fu menato a vederle, refta- 
xono r  uno, ^ I’ altro ftupefatti della frpfchezza, bel- 
lezza, c bonta di quell’ opere, parendo loro gran co- 
fa, chf* ellc fi folfero si luc^o tempo confervate. Ma 
non era gran fatto, non eflendo ftate tocche , ni ve- 
dutc dalParia, la quale col .tempo fuoJe confumare, 
mediante la variety delle ftagioni, ogni cofa . Quelle Trovandofi. 
grottefche adunque ( cbi^^iaj^fche furc*ho dette daiP t̂lcheî con̂ ra-

grotte nN*Kte ) fatte con tan-j-^ mJrAvi- 
to difegno , con bi varj, c bizzarri capricci, c con q u c - . 
gli ornamenti di Tlucchi fottili, tramezzati da varj cam- 
pi di colori, con quelle ftoriettinc cosi belle, e leggia- 
dre, entrarono di maniera nel cuore, e nella mente a 
Giovartni, che datoli a quello liudio, non II contentd 
d’ una fola vo/ta, o due difegharie, e ritrarle. E riu- 
fcendogli il farle con facility , e Cv grazia , non gli 
mancava fe non avere il modcf di tare iqueili ftucchi, 
fopra i quali le grottefche efano lavoiate. Ed ancor- 
chfe moki innanzi a lui, come s’ ^ detto, avelfono ghi- 
xibizzatovi fopra , fenza aver altro trovato , che il 

* I modo

111 Q«£/!« gretccfche, e qutfll JIuccA!, almeno pane ^fone flati in- 
tagliati tn rame , e pubblicati con It mie jpiegai;ioni nel libra iatitj- 
lata: Picturae antiquae &c> Romae^vxi’ Jo l.
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tnodo di fare al fuoco lo ftucco con geflb , caldna ] 

Modo di far pfce grcca , cera > e matron peflo j e a metterlo d’ 
Qfere di ge£o. o fp ; non per6 avevano trovato il vero modo di fare 

gli Ihicchi, fimili a quelli j cfic fi crano in queHo 
grotte, e ftanze anche ritrovati. Ma facendofi allora 
in San Piero gli archi, e la tribuna di dietro, corq^.. 
fi dilTe nella Vita di Braaiante, di calcina, c pozzo- 
lana  ̂ gettando ne’ cavi di terra tutci gli intagli de' 
fogUami , degU nufoli , c aitre membra ; comincid 
Giovanni > dal confiderare quel modo di fare con-, 
calcina j e pozzolana , e provare fe gU fmfciva il 
far figure di baiforilievo , , e  cost ptovandoli gli ven- 
nero fatte a fiio modo in tutte 4e parti eccctto 
che la pelle ultima non veniva con ^e lla  gentilez- 
z a } e finezza, che moftravano 1’ antiche, ni anco co* 
si bianca; perloch^ andd penfando dovere elTerc*necef- 
fario niefcolare con la calcina di trevertino bianca, in 
Cambio di pozzolana, alcuna cofa, che folfe di color 
bianco; perch^, dopo aver provato alcun’ altre cole , 
fatto peftare icagli^ i  t̂ iiLiiwtw.i, trovd, chefacevanS 
affai bene, ma tutrails era il fsvoromimmimfmmmmoff' 
bianco, e ruvido, e granellofo. Ma, finaltnente fatto 
peftare fcaglie del p'd bianco marrao, che fi trovalfe, 
ridotcolo in poJvere fottile , e ftacciatolo, lo mefcold 
con calcina di trevertino bianco, e trovo, checosive
niva fatto, fenza dubbio niuno, il vero ftucco *antico 
con tutte quelle parti, che in queilo avea defiderato. 
Della qual cofa moito rallegratofi, moftrd a Raffaeilo 

f>‘ ortltae avea fatto * onde egli, che allora facea,
Jiaf;2eJ/op/>erd comc s ' e dcuo per qrdine di i âpa, Leone X. le log- 

M Vaiicanaa g e  del Palazzo Papale, vi fece fate a Giovanni tutte 
mray/gia, quells voltc di ftucchi, con belliiTimi ornainenti, ncin- 

ti di grotte/chc, fimili all’ antiche, e con vaghiffime, 
c  capricciofe invenzioni, piene delle pm varie, e ft â- 
Vaganti cole, che ft pofldno immaginare. E  condotto

di
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m m o > e  baCTorilievo tutto quell’ ornamento, lotra- 
mezzb poi di ftoriette j di paefi, di fogliatni, e varies 
fregiature,'nelle quali/ece lo sforzo quafi di tutto quel- 
I05 che pu6 far 1’ arte in quel gcnere. Nella qual co- 
fa egli non folo paragon6 gli antichi, ma per quanto 

>Ji> pu6 giudicare dalle cole, che fi fon vedutCj gli fu- 
per6, perciocch ;̂ quell’ opere di Giovanni per beJlez-, 
la  di difegno, invenzione di figure, e colorito, o la- 
vorate di ftucco, o dipintc, fono*fenza comparazionej; 
migliori, chc quell’  antiche , Ic quali fi veggiono nel 
Colofleo, e dipinte alle terme di Diocleziano, (i)  e 
in altri luoghi. Ma dove *fi poflbno in altro luogo ve- 
dcre uccelli dipinti, che piu fieno, per dir cost, al 
colorito, all^piumcj ed in tutte 1’ altre parti, vivi^ 
c veti j 3i queJii, che fono nelle fregiature , e i pila- 
ftri dj quelle logge ? 1 quali vi fono di tantc forte, 
di quante ha faputo fare la Natura: alcuni in un mo- 
do , e altri in altro, e molti polli fopra mazzi, fpt- 
ghe j e panocchie, non pur di grani, migli, e faggi-

legumi , .e frutti
rimiSfo deglT uccelli in tut?̂
. Similmentc de’ pefci, 0  ^8' vanetd 

d ' animali 
rei,  e aqutuici

me, ma di tutte le mamer 
clfSrti«P"peF"iii#>gno, e nutnm 
Ci i tempi prodqtti la terra
futti animali dell’acqua, emollri marini, che Giovan 
ni fece nel medciimo luogo, per non poterli dir tanto ividipint'u 
che ijon fia poco, fia meglio palfarJacon fiJenziOjchC' 
metterli a voiere tentare r  impo/IihiJe. Ma che dird 
dellc varie forte di frutti, e di fiori, che vi fono fen- 
z i  fine, e di tutte le maniere, quality, e color!, che

Sow, F. A a*a in
•

111 Ze ^rottefche, t gli ftucchi itlC oloJfea ,  e ielle terme diD io- 
tleiUno non Jono piu in t£ere ,  ne ci n e vefiigio. ,  an{i quelle ftefe 
di Gio. da Udine jatte nelU legge vaticane fono cotanto guafte ,  che ne 
tmane poco p iu , che i  comorai. M a chi vuol vedere Mliffimi flucchi 
fatti ne* tempt di c io  0 poco dopo , e per anco perfettamente conferva- 
t i ,  vegga quelli ,  che fono per le fcale ^  due p a la u i di Cammdogl,^
€• del Bolazio del Vuca M attel, e de Maffimi, Alcuni flt^cht, e al- 
eune grottlfche delle dette leggt ft irovMO maghatt da Pietio Santi
Mtrtoli egngiamente *
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in tiitte le parti del Mondo fa produrre la Natara, ia 
tuKe le ftagioni dell’ anno.? E  che parimence di varj 
inftrumenti muficali, che vi fono naturaliffimi ? E chi 
non fa ; come cofa notiflima, che avendo Giovanni in 
tefta di qoefta loggia , dove anco non era nfoluto il 
Papa, che fare vi fi dnveffe di muraglia, dipinto, pet^ 
accompagnare i veri della loggia, alcuni balauftri, e 
fopra quelli un tappeto; chi non fa dico, bifognando- 
ne un giorno uno in*fretta per U Papa, che andava 
in Belvedere, che un palafreniero, il quale non fape- 
va il fatto, corfe da lontano per levare uno di detti 
tapped dipinti, e rimafe ingannato ? Infomma fi pud 
dire con pace di tutti gli altri artcfici, che per opera 
cosi fatta, quefta fia la pi6 bella, la p ii rara, e piu 
cccellente pittura , che mai lia ftata veduta cfa o^chio 
naortale. Ed ardird oltre cid,d’ affermare, quefta effete 
ftata cagione, che non pure Roma, tna ancora tuttis 
r  altre parti del Mondo fi fieno tipiene di qdefta for- 
ta pitture. Pegciocch^, oltre all* elfere ftato Giovanni 
rinnovatore, c qual^nv^iwore degli ftucchi, e dell’ al̂ - 
,tre grottefche, da quota fua opera, c1w«##5# bS ^  > * 
hanno prefq P efeinpio, chi n* ha veluto lavorare^; 
fenza che i giovani, che ajutarono a Giovanni, i qua* 
li furono mold, anzi infiniti in diverfi tempi, 1’ impa* 
rarono dal veto tnaeftro , e ne riempierono tu£te le 

clovanni ftato provincie. Seguitando poi Giovanni di fare lotto que* 
maejtto a tutti fte loggc il primo ordine da baflb, fece con altro, e 
giialtri. diverfo modo gli fpartimenti de’ ftucchi, c delle pittuT?

nellfe facciate, e volte dclj’ altre logge; nia nondiinc* 
no anco quelle furon belliluaie, pet la vaga invenzio- 
ne dc’ pergolati find di canne in varj fpartimenti, e 
tutti pieni di viti cariche di uve , di vitalbe, di gelfo- 

- mini , di rofai, e di divcrfe forte anim'ali, ed uccelli. 
Volendo poi Papa Leone far dipignere la fala, dove 
fta la guardia de’ lanzi al piano di decte logge, Giovan*

. - ni-. ■
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ni j bltre alle fregiature, che fono intorno a quella fala*- 
di putti, leoni , armi papali, .e grottefche; fece per Ic 
facce alcuni fpartimenti di pictr^ mifchie finte di varic 
ford , c fimiii all’ incfoftature antiche , che ufarono 
di fare i Romani alle loro terme , tempj , ed altri 
luoghi , come fi vede nella Ritonda , e nel portico 

Tir San Piero. In un altro falotto accanto a quefto,. 
dove ftavaiio i cubicularj j fece RafFaello da- Urbino in. 
certi tabernacoli alcuni Apoftoli di chiarofeuro, gran-, 
di quanto il vivo, e bellimmi; e GiovannifopraIccor-- 
nici di quell’ opera ritraffe di naturale molti pappagal- 
li di diverfi colori, i quali allora aveva. Sua Sancita, 
e cosl anco babbuini, gatfimammonij zibetti, ed altri 
bizzarri anim^li. *Ma qileft’ opera ebbe poca vita ; per» 
cioccbfc Papa Paolo IV. per fare certi fuoi ftanzini,, 
e bugigattoli da ritirarfi, guaftb quella ftanza, e pri- 
v6 quel palazzo d’ un op»a fingolarc; il chenonareb-r 
be fatto quel fant’ uorao, s’ egli avefle avuto gufto 

arti del difegno. Dipinfe Giovanni i cartoni di 
jo^ lle  fpalliere, e panni da camere, cfee poi furono 
, tdTuti^d^j^3i£ d’ oro in Fial^iK^ne i quali fono c e r - dtfefnT* 
ti putti, che fcherzano intorno a varj feftonj: adorns 
dcIP imprefe di Papa Leone, e di diverfi aniraali nV 
tratti dal naturale ;  i quali panni, che’ fono cofa raril̂  
lima, fono ancora oggi in palazzo . ( i)  Fece fimilraentei 
cartom di certi arazzi pieni di grottmche, che ftanno 
nelle prime ftanze del concilioro. Mentrc che Giovan
n is ’. aifatica in quell’ opere, eflendo llato fabbricato in 
tefta di borgo nuovo, vicino .»Ua piazza di S. Piero, 
il palazzo di M. Giovanni Batifta dall’ Aquila, fu Ja- 
vorata di Hucchi (z) la rnaggior parte della facciata.^

A a a a, per

Id Q otp  tappet* fono apptjl nellt (lan^e avanti la  galleria fa r  

Id Q ^tfi Jlucchi fono periti -    
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per mano di Giovanni, che fii teniita cofa fingolare. 
Dipinfe il medefimo j e lavoio tutti gli ftucchi, che 
fono alia loggia della vigna , che fece fare GiulioCar- 
dinale de’ Medici, fotto monte*MariOj dove fono ani,* 
mali j grottefche, feftoni j e fregiature tanto belle, che 
pare in quefta Giovanni aver voluto vincere, e fupe- 
rare fe medefimo. (r) Onde raeritd da quel CardinS  ̂
l e , che molto ani6 la virtd fua, oltre mold benefizj 
avuti per fuoi parenli, d’ aver per fc iin canonicatodi 
Civitale nel Friuli, che da Giovanni fu poi dato a un 
fuo fratello. Avendo poi a fare al meddimo Cardinale 

O'namentl fattiipm'in quella vigna, una fonte, dove getta in una tc?
liofante di marmo per il niffolo-, iraitd in tutto| 

* e per tucto il tempio di Nettuno ( ifany poco avanti 
ftata trovata fra 1’ antiche ruine del palazzo oiaggiorcj 
adorna tutca di cofe natural! marine, fatti ottimamiencc 
poi varj ornament! di ftucco*) anzi fuperd di granlun. 
ga r  artifizio di quella ftanza antica col fare si b e l l i , 0 
bene accomodati quelli animali, e con ch ig lie , ed alwe 
infinite cofe fomiglianti dopo guefia rcce un’
Jonte , ma falvatica^i»ii^#Sconcavifa , cir- ;̂
■ ĉondato da un bolco; facendo cafcare coiiDeUo artifi* 
zio da tartar!, e pietre di colature d’^cqua , goeciole, 
e zampilli, che parevano vcramente cofa naturale. E 
nel pi'd alto di quelle caverne, e di que’ fafii fpugnofi, 
avendo compofta una gran tefta di l e o n e , a cui fiiceva- 
no ghirlanda intorno fila di capelvenere, ed  altre erbc 
artifiziofainenre quivi accomodate, non fi potria crede- 
le quanta grazia deffono, e quel falvatico in tutte le 
parti bciiiffimo , ed oltre ad ogni credcnza piacevole. 
Fmita queft’ opera, poiche ebbe donato il Cardinale a 
Giovanni un cavalierato di S. Piero, lo mandd a Fio*

ren-

It[ Pur que^i hunno tanto patito per negligima , che fono in 
tflato tale, the fanntt pitta, tornt tutto il rejta di quel luogo fiupenm 
4* e*  deiifiofo,
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renzs, acdocch& fatta nel p:>Iazzo de’ Medici una ca
mera , cio& in ful canto, dove giA Cofimo vecchio edi- 
ficator di quello, avea fatta una loggia per comodo, e 
ragunanza de’ cittadini, fecondo che allora coftumava- 
no le famiglie piii nobili; la dipignefle tutta di grotte- 

. fche, edi ilucchi. Eflendo flata adunque chiufa quella 
loggia con difegno di MicheJagnolo Bonarroti, e dato* 
le forma di camera, con due fineftre inginocchiate, che 
furono le prime di quella manicra Tuora de’ palazzi, fer
rate, Giovanni lavor6 di ftucchi, e pitture tutta la voU 
ta, facendo in un tondo le fei palle, arme di CafaMe* 
dici, foftenute da tre putti di rilievo con bQ\\iiXxmzgx2L~Stiinia fatu al 
zia, ed attitudin». Oltra di quefto vi fece niolti bellifli. 
mi animali, ^  molte bell’ imprefe degli uomini, e 
gnori di'quella Cafa Illuftriflima, con alcune ftorie di 
mezzo rilievo, fatte di ftucco; e nel campo fece il rello 
di pitture,fingendole di bianco e nero a ufo dicammei 
tanto bene , che non fi pud meglio immaginare. Rima- 
fe»6 fotto la volta quattro archi di braciya dodici 1’ uno 

)Wtd altfi fe i, che non furono p^ral^ra dipinti, ma mol- 
■ ti anni-poi dw^iorgio Vafari, gfS^netto di diciottoan- 

ni quando ferviva il Duca Aletfandro de’ Medici fuo 
primo Signore 1’ anno 1555. il qual Giorgio vi fece fto; 
rie de’ fatti di Giulio Cefare, alludendo a Giulio Cardi- 
nale fopraddetto, che 1’ avea fatta fare , Dope fece 
Giovanni accanfo a quella camera in una volta piccola 
a mezza botte alcune cofe di Bucco, bade bade , e fi- 
miiroentc alcune pitture , che ^ono rarilfime j le quali, 
ancorchi piacefleio a que’ pittori, che allora erano a 
Fiorcnza, come fatte con fierezza, e pratica maraviglio- 
fa , e piene d’ invenzioni terribili, e capricciofe, pe- 
roccht: erano avvezzi a una loro maniera ftentata, cd a 
fare ogni cofa , che mettevano in opeia, con ritratti 
tolti dal vivo, come non riloluti; non le lodavano in- 
teraniente, n6 fi mettevano, non nc baftando peravven-

tura
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.tura loro I’ animoj ( i )  ad imitarle. EfTendo poi torna- 
^efl»nlpelGh'f,X.Q Giovanni a Roma , fece rella loggia d’ Agoflino 

' ^eRmi S’ >. 3̂̂ quale avea dipinta RafFaello , c I’ andava tut.
je RMffd* 0.  conducendo a fine, un ricinta di feftoni groffi,

attorno attorno agli fpigoli, e quadrature di quella vol- 
t a , facendovi ftagione per iftagionc, di tutte le forte 
firutti, fiori, e foglie, con tanto artifizio lavoratCjChc 
ogni cofa vi fi vcdc viva, e ftaccata dal niuro, e na- 
turaliifima. E  fono^ante le varie maniere di frutte,e 
.Ijiadc, che in quell’* opera fi vcggiono , che per non 
raccontarle a una a una, dir6 fo b , che vi fono tutte 
quelle, che in quefte noftrc parti ha mai prodotto la 
Natura. Sopra la figura d’ un Mercusio, che vola, ha 
finto per Priapo una xucca , attraverfaca da vilucchi, 
che ha per tefticoli due petronciani; e vicint> al fiore 
di quella ha finto una ciocca di fichi brugiotti groffi, 
dentro a uno de’ quali, aperto, e troppo fatto, entra 
la punta della zucca col fiore ; (2) U qual capriccio 6 
efpreflb con tanta grazia, che pid non fi pud alcbim 
immaginare. Ma. c|jepjjj? Per finirla, ardifco d’ affcm' 
mare, che GiovanniWquefto genere d i-^ture hapafv  ̂
lato tutti coloto, che in fimili cofe jjanno mcgUoimi- 
tata la Natura; pcrciocchd oltrc all’ altre cofe, infino 
i fiori del fambuco , del finocchio , c dell’ altre cole 
minor!, vi fono veramcntc ftupendilfimi. Vi fi vedc fi- 
milmente gran copia d’ animali, fatti nclle lunetfe, che 
fono circondate da quefti feftoni, ed alcuni putti, che 
tengono in mano i fegni degli Dei. Ma fra gli alni 
un leoBc, ed un ca'iallS roarino, per effere b^elliffimi 
fcorti, fono tenuti cofa divina . Finita queft’ opera ve-

ramen-
lil N otiji, che i l  Vafari dice male anche de' fuoi Fiorentini^ 

quande I0 richiede la veritd, onde non iferivtva a pajfione’, ma fecon^ 
do-quella, che aveva nelV animo , e appreadevaper vero ,

lit M a i fece Gio> da Vdiae a fa r  qieejla pittura alUgorka,  ej 
peggid i l  Fa/ari a fpiegatne 1 ‘ ailegoria ,  eke quafi ntffuno , eke non, 
ahkia-ietco quefio luogo, /' ha tomprefa.
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xamcnte fingolare, fece Giovanni in caftel S. Agnolo 
una ftufa belliflima, e ncl palazzo del Papa, oltre alte 
gia dette, mclte altre minuzie, che per brevita fi la- 
feiano. Morto poi Raffaello, fa cui perdita dolfe molto 
a Giovanni, c cosi ancomancato Papa Leone, per non 
averc pid luogo in Roma 1’ arti del difegno, altra 
virtu , li trattenne eflb Giovanni roolti raefi alia vigna 
<ld detto Cardinale de’ Medici in alcune cofe di poco 
valore. E nella venuta a Roma d! Papa Adriano non 
fece alrro, che le bandiere minor! del Caftello, Ic qua- 
li egli al tempo di Papa Leone aveva due volte rinno- 
vate, infieme con lo ftendardo grande, che fta in cima 
dcir ultimo toiriooc. Fece anco quattro bandiere qua- 
dre , <j'jando dal detto Papa Adriano fu canonizzato 
Santo il Beato Antonino, Arcivefcovo di Fiorenza, c S.
UberrO ftato Vcfcovo di non fo quale Citta. di Fiaff* 
dra. De’ quali ftendardi uSo , nel jquale i  la figura del 
detto S> Antonino, fu dato alia Chicla di Sr Mateo di 
F i^ n z a , dove ripofa il corpo di quel Santo-; un altro 

4j/ntro al quale 4 il detto S. Uberta, fu *pofto in Santa 
Maria alff Aninm, Chiela de’ TeTOchi in Rom a: e gli . 
altfi due furono mandati in Fiandra. Eflendo poi crea- 
to Ibmmo Pontefice Clemente VII. col quale aveva.#
Giovanni molta fervitii, egli , che fe n’ era andato a 
Udine per fu^ire la pefte, torn6 fubito a Roma, dove 
giunto* gli fu fatto fare nella coronazionc di quel Papa 
un ricco, c bell’ ornamento Ibpra le fcale di San Piero.
E  'dopo fu ordinato , che egli ,^e Perino del V aga fa- (jper» e«/»/’<» 
Cedcio ncUa volta della fala vecchia, dinanzi alle ftan* rM dd Faga, 
zc da baflb, che vanno dalle* logge, che gia egli dipin- 
fc, aJlc ftanze di tone Borgia, alcune pitture . Onde 
Giov*nni vi fece un bclliflimo parti mento di flucchi 
con molte grottefche, e diverfi animali, e Pcrinoieaiv xi de’ lette Pianeci. ( i)  Aveano anco a dipignere Je fac-

ciate
III (^tJU pitiurt t c •quefii fiutthi fgn lenijjimo tonfervati*
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date della roedefitna fa la , nelle quali gik dipinfe Giot
to , fccondo che fcrive il Pbtina nelle vice de’ Pontefi- 
c i , a'cuni Papi, che erano ftati uccifi per la Fede di • 
Cfifto, onde fu detta un tempo quella ftanza, la fala de’ 
M artiri; ma non fu a pena finita la volta, che fuccc* 
dendo 1’ infdicilfimo facco di Roma , non fi pote piili / 
oltre feguitare, perchd Giovanni , avendh aflai patito 
nella perfona j e nella roba , tornd di nuovo a Udine 
con anlmo di ftarvi*lungamente; rna non gli venne fat- 
t o , perciocchfc tornato Papa Clemente da Bologna, do
ve avcva coronato Carlo V. a Roma, fatto quivi tor- 
nare Giovanni, dopo avergli fatto di nuovo fare gli ften* 
dardi di Caftel Sant* Agnolo, gli fe«e flipignere il pal* 
CO ( i)  della cappella maggiore, e prinaipale di S. Pie* 
10 , dove  ̂ 1’ altarc di quel Santo . Intantcf, elfendo 
morto fra Mariano, che avea I* uffizio del Piod?bo, fu 

Venfioite data- lusgo a Baftiano Vcnexiano pittorc digrau
glifvpra I’uffi- Homc, c a Giovanni fopra quello una penfione di du- 
gio dtipiombi, cat! ottanta di camera . Dopo elTendo ceffaii in W ii, 

parte i travagti del^onteficc, e quietate le cofe di Rl/ 
ma, fu da lua Santftff mandato Giovanni con molte^ 
pronicfle a Fiorenza, a fare nella f^reftia nuovadiS* 
Lorenzo , data adorna d* ecceilentiffime fculture da Mi- 
chelagnolo , gli ornamenti della tribuna giena di quadri 
sfondati, che diminuifcono a poco a poco verfo il 
punto del mezzo. Meflbvi dunqae aiaao Giovafini, la 
Condufle, con 1* a/uto di moiti Itioi uomini , ottima- 
mente a fine con belliflimi fogUarai, rofoni, c altriot* 
namenti di ftucco, e d’'o ro ; ma in una cofa maned di 
giudizio. Conciolfiachd nelle fregiatuve piane, che fan- 
no le coftole della volta , e in quelle, che vanno a-* 
traverfo, rigirando i quadri, fcce alcuni fogliami, uc« 
celli, mafehere, c figure, che non fi fcorgono punto 
dal piano, per la ciiltanza del luogo, tucto che fiano

bel*
1*1 JVt»» ci e piu fuejlo palca,\fiant€ la nuoya fabiricat
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belliffime, e perchi fond'tramezzatc dl colon; la dove 
{c r-avefife fatte colorite, fen»’ alcrOj fi farebbono vg-' 
dute, e tutta 1’ opera ftatapiti allegra, e pi^ricca. (r)
Non teftava a farfi di queft’ opera fe non quanto avreb- 
be potato finire in quindici giorniriandandok in cer» 
ti luoghi 5 quando venuta ,1a, nuova della morte di Pa* 
pa Clemente, yenne manco a Giovanni ognl fperanza 
e di qucJlo in particolare > che da quel Pontefice afpee- 
tava per guiderdone di queft’ ' opcfa . Ondc accortofi » 
bcnchi tavdi, quanto fiano le pid volte fallaci Ic fpc- 
ranze delle C orti,c  come reftino ingannati colorojche 
fi fidano nelle vite' di certj Principi; fe ne tornd jl#
Kom a. Dove febbene avrebbe potuto vivere d’ uffic/j e 
d* entrate, e fervire il Cardinale ippoUto de’ Medici, c il nuovb Pontefice Paolo III. fi rifolvi a rimpatriarfi 
e tornare a Udine; il qual penfiero avendo meflb ad 
cfFetto, fi torn6 a ftare ncHa patria con quel fuo fratel- 
l o . a  cui avea dato il canonicato, con propofito di piii 

volcr adoperare pennelli. Ma n  ̂ anche quefto gli 
Wenne fatto, perd che avendo prefo dd îna , e .̂vuto 
fgliuoli, fu quafi forzato dall’ Ihdtfito , che fi ha natû  
raimentc d’ allevye , e lafeiare beneftanti i figUuoli, a 
rimetterfi a Javorare.

Dipinie dunque, a* prieghi del padre del Cavalier 
Giovan Francefco di Sipilimbergo, un fregio d’ una 
fala picno di felioni/di pacti, di frutte, ed altre fan- 
tafie. E dopo adbrnd di vaghi liucchi, e pitture la-» -tayorS atlU 
c?ppcl\a di Santa Maria di Gi^itale. E ai canonici del 
Duomo di quel luogo fece du  ̂ beUiffimi ftendaidi. E 
alia fratcrniiii di Santa Maria di caftcllo in Udine di- 
pinfe in un ricco gonfalone la nofira Donna col figliuo* 
lo in braccio, e un angdo graziofifliino j che le porge 

Tom,V, B b b il

' hi Adeffo la volts della cupola di quefia cappella,  t  tmi qutk 
fi tfondi fono lifeit cd m b ie n a t it ,
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il caftello} chc k fopra un monte, nel mczxo della O’t«0
'■  ’ 'In Venezia fecc hcl palazzo del patriarca d’ Aqui- 

lea Grimani una belliflima camera di ftucchi, e pittu- 
«;e; dove fono alcune fiorietcc bellilfirae di mano di Fran- 
ccfco Salviati.

FinalpoJte 1’ anno I J50. andato Giovanni a Ro
ma a f"*gliare il Santiiliqio giubbileo a picdi> c vefti* 

da pellegtino po\j,pratnente  ̂ e in compagnia di gen- 
te bafla, vi ftettc molti giorni fenz’ eflcre conolciuto 
da niuno. Ma un giorno andando a San Paolo , fu ri» 
conofciuto da Giorgio Vafari, che in cocchio andava 
al medefimo perdono in compagnia cUMeflTer Bindo Al* 
toviti fuo am\cilTmio . •

Neg6 a ptincipio Giovanni di cflcr ^eflb^ ma fi- 
nalmentc fu forzato a fcoprirfi, e a dirgli, che«avea 
gran bilbgno del fuo ajuto appreffo al Papa percontO' 
della fua penfionc 5 che aveva in ful Piombo, la qua
le gli veniva negata da un fra Guglielmo fcultotc 
novcfc, ( i)  aveva quell’ ufficio avutodopola 
te di ‘fra Baftiano y 4ell^ qual cofa parlando Giorgio af 
Pd pa 5 fu cagione, che l̂* obbligo fi rinnovd, e pot 
fi tractd di fame permuta in un canonicato d’ Udine 
per un figliuolo di Giovanni.Ma effcndopoi di nuova 
aggirato da quel fra Guglielmo, fe ne venne Giovan
ni da Udine a Fiorenza, creafo che fu Papa Pia, pet 
elTere da Sua £ccellenza appreffo quel PonteScCf col 
mezzo del Vafari, ajucato, c favorito.

Afrivato duoque a iiorenza. fu da Giorgio fatto 
conolcere a Sua Eccellenza liludriilima  ̂ con la qual^ 
andando a Siena» e poi di 11 a Roma > dove ando au'f

CO
111 Suglitlmo dells Porta, chtfu. frate del piombo dopo fra  

piarto, non fu  Cenoveft, ma Miluntfe . Studio beusi in Genova (otto 
Ptrin del raga . Queflo e un etrore di ftampa , o di memoria beneki 
dieeado U V^fari, un, fra  Quglielmo ,  mofira d ’ lavtrnt poea togni-. 
ipone, c che I' etrore- Jia  fu o , '

    
 



V ita Di G iovann4 p a  U d i n e . 379
CO la Signora Duchefla Leonora ̂  fu- in guifa dalla be- 
rigniti del Duca ajutato, chc non folo fu di tuttoqufl-
10 j che dcfidcrava confolato, ma dal Pontefice meflb 
in opera con buona provvifione, a dar perfezione j e 
fine air ultima loggia, la quale fc fopraqodia, che gll 
avea gik fatta fare Papa Leone ;e  quella finifa,gli fcce
11 medefimo Papa ritoccare lutta la detta loggia prima; il 
che fu errore, e cofa poco confidcrata-, pcrctocchc il ritoc- 
carla a fccco, Ic fece perdcrc tutfi que’ Colpi maeftre- 
voli, che erano ftati tirati dal pcnncHo di Giovanni 
nelP eccellenxa della fua migliore c t i , e perderc quel
la frefehezza , e ficrezza, .cĥ c la facea nel fuo primo 
effete,cofa rariffir^a .(i)Finita queft’ opera , effendoGio^
vanni di *jo. anni, fini anco il corfo della fua vita I* c/o. mor\ kt 
anno 15^4. rendendo lo fpitito a Dio in quella nobi- Rm** 
lilCmff Citta, che I’ avea molti anni fatto vi/ere con 
tanta ecccllcnza, e gran*nome. Fu Giqvanni fempre, 
tna tnolto pid negli ultimi fuoi anni, timbrato di Dio, e 

. criftiano, c nella fua giovanezza fi prefe pochi
S ^ t r i  piaceri > che di cacciare, c uccellarS. E il fuo or* 

dinario era , quando> era giovaffe andarfene il giorno 
dcile feffe con un fuo fante a caccta, allontanandofi tal 
volta da Roma ^icci miglia per quelle campagne. E 
perchd tirava beniflimo lo fcoppio, e la baleftra, rade DiUttoffi del- 
volte tornava a cafa, che non fofle il fuo fante carico I* * 
d’ oeht falvati'che, coJombacci, germani, e di quell’ al- 
tre bcftiaccc, che li trovano in que’ paduii. £  fuGio-

E b Z vanni
Ttl Ditjuidovrebler* dpprend^re le pjrfone ignoranti a non ft 

Jdfcidrt ingannarc da cmi pittori m viali ,  i  quali non trovando chi 
gU faccia iavorare, \anno fugi'trendo di lav are i  qu^dri, o di ritoc
care It pitture, e intanto bujedre quei bajocchi. Perche Je riufci male 
a d o .  il ritoccare le pittiire proprte  ̂ benche fojfe i l  piu eeeelUnte mat- 
flro, che fia fiafo in quel ̂ e r e  , quanto peggio rtufeird a que(li pittori 
mtfehini ,  e triflanzuoli i l  ritoccare le pitture dd valentuomini. Vedi i 
Dialogki delle tre belle arti a cart. e nel 3. tomo dello letterepiu' 
toriche, una belU, e giudiiio/a lettera del f  ig. Canortico Utigi Crefpi 
num, e x d ilt
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vanni inventore, fecondo che-mqlti affermano ,  delbue 
dj tela dipinto, che (1 fa per addopparfi a quello, e'ti- 
rar fenza effet dalle fiere veduto lo fcoppio. E per 
quefti efercizj d’ uccellare j e oacciare, fi dilettd di te
ller tempre cani, c allevarne da fe fteflb. Voile Gio
vanni j U quale merita di eflere lodato fra i niaggiori 
della fua profeflione, eflere fcpolto nella Ritonda, vi- 

Rb fefolto vi- cino al fuo maeftro Raffaello da Urbiqq ,* per non flair 
ti»Q <1 Rafa- morto divifo, da coUii, dal quale vivendo' non fi fepard 
* il fuo animo giammai. E perchfc 1’ uno j e i* altro, co

me fi & detto, fu ottimo criftiano, fi puo credere) che 
anco infieme fiano neli’ eterna beatitudine.

VITA
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A

DI BATISTA FRANCO
PITTORE VENEZIANO. (i).

B Atifla Franco Vencziano ,  avendo nella fua prima 
fanciullezxa attefo al difegno, come colui j che 

tendcva alia perfczione di quell* arte, fe n* and6 di 
vcnti anni a Roma. Dove, poichc per alcun tempo Va\R«ma2di 
con molto ftn,dio*cbbe attefo al difegno, c vedute le vtri^aeucofi 
manierc diverfi, fi rifolv^ non volerc altre cofeftu- * onmout 
diarc^ nA cercare d’ imitare, che i difegni , pitture, 9 
fculturc di MichelagnoIo.*PerchA datofi a cercare, non 
rimafe fchizzo , bozza, o cofa, non che altro, ftata_* 
ritpatta da Michelagnolo , che egli non difegnafife. O n-. 
de non pafs6 moUo, ,che fu de’ primi difcgnatoriche 

' TrequcntalTono la cappeJla di Mi^elagnolo. (z) E che 
fu pin, ftette un tempo fenza vokre'dipignere, p fa
re aitra cofa, cite difeenare. Ma venuto 1’ anno 1536 
mcttcndofi a ordine un^randiffimo , e fontuofo appa- 
rato da Antonio da Sangallo per la venuta di Carlo 
V. Iwperatorc, nd quale furono adopcrati tutti gliar-

111 Mi rtca maravigtia , che i l  ̂ avalUre Ridolfi non ahlmfattO- 
’mtn^iont di quefto tanto celebre pittore , profejfando di fcrivere le vr* 
te d t ' Pittori dello ftatg Veneto ,  e 'trovando, che la jcrive il  Vafari •
Ide f i  pub dire , che I' abbia tralajciata per quefto come fuperfiua, 
prima perchi poteva almen accennarla , t rimettere il lettore a quells 
del v a la ri, e in fecondo luoso f i  vede, che non ha avuto riguardo,  * 
avendo jcritto le vite dello Scarpaccia , e de' B e llin i, e d’ altri ve» 
ne^iani,  benche ferine dal Vafari. ,

I2I doe la cappella Siftina nel Vaticano, dove fono im nag'^ 
f io f  eopia le piiure di Michelagnolo ,  benche ne fiano anche n eili 
fa o lin a .    
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tnmt eptrtto 
Itriitt

Ccfici buoni, e cattivi, come in altro luogo s” t. det- 
^p, ( i)  Raffaello da Montelupo, che avea a fare I’ 
ornamento di ponte fant’ Agnolo, c !e died ftatue, 
che fopra vi furono pofle, diftgnb di far s i , che Bati- 
fta fofie adoperato anch’ egli, avendolo vifto fino di- 
fegnatorc , e giovane di belP ingegno, e di fargli dare 
da lavorare ad ogni raodo. E cosi parlatone col San- 
gallo) fece tan to , che a BatiAa furono date a faro 
quattro ftoric grandt a frcfco di chiarolcuro , nella fac- 

'd a t a  della porta Capena, oggi detta di S. Balliano, 
©er la quale avea ad cntrarc 1* Impcratore. Nelle qua- 
Ji Batifta, fens’ averc mai piil tocco colori, fece fopra 
la porta 1’ arme di Papa Paolo 111. ,«e quella di clfo 
Carlo Imperatorc , ed un Romulo, che •metceva fopra 

” quella del Ponteficc un Regno Papale, t  fdpra quel
la di Cefare una corona iniperiale; il quale Rcfbulo, 
che era ana figura di cinque braccia, vedita air anti, 
ca , e con la corona in tcfta, aveva dalla delira 
Pompilio, e dalla fitiiftra Tul/o oiliHo,e fopra queftc 
parole: PATER. In una delle ftorie, chip.

" erano nelle facciauf d^fdfrioni, che mettono in mez- 
20 la porta , era il maggiore Scipipne  ̂ che trionfava di 
Cartagine , la quale fattytnbutaria del popolo Ro« 
niano, c ncll’ tltra a man ritta era il trionfo di Sci- 
pione minore, chela medefima aveva rovinata, e di- 
sfatca. In uno de’ doe quadri, che erano fuori <fe’tor- 
rioni nella {accia dinanzi, {i vedeva Annibale fotco le 
raura di Rocaa cflerc rib^ttato dalla tempefta; © nett’ 
altro a fwidra Fiacco entrare per quella porta al foc- 

Ptc* ewre s  Roma contra il dttto Annibale ; le quali tut.
monpigUarpii. te Rorl î ^ pitturc, cflcndo le prime di Batifta, e ri- 

, Kpetfo 3 quelle degli a ltri, furono aflai buone, e molto 
lodafc *E fe Batifta avelfe prima cominciato a dipigne- 
tcy c andare prancando tal volta i colori, craaneggia.

' ' -re-
Piii il $gm. ^ 3‘S*
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re i pennelli, non ha diibbioj cheaverebbe paflatomol* 
t i . Ma lo flare oftinato in una certa openioncj chfLA 
hanno molti i quali fi fanno a crederej che il difegno 
bafti a chi vuol dipignfrc» gli fecc non piccolo danno.
Ma conruttocib egli fi porto molto meglio, che non
fecero alcuni di coloro, che fecero Ic fiorie dell’ arco
di S. Marco, nel quale farono otto ftorie 1 cioi quat-
tro per banda, che le migliorl di tuite furono parte
fatte da Francefco Salviati, e parte daun Martino, ( i)
e altri giovani Tedefchi y che pur allora erano venuti
a Roma per imparare. Nb lafcerb di dire a quefto
propofito, che il detto Mqrtino, il quale molto valfe
ticile cofe di chiajcofcurO) fece alcune battaglie con^
tanta fierezia, e si belle invcnzioni in certi affronti,
e fatti d’*arme fra Criftiani, e Turchi, che nonfi pub
h t  meglio. E qucllo, che fu cofa maravigliofa, fece optre fut A
il detto Martino, e fuoi ubmini quelle tele con tan* mtht fg ir iu ,
ta follecitudine, e preQezza, perchi 1* opera fofTe
finifa a tempo , che non fi partivano mal dal lavoro.
E perchb era porrato loro continuamentfe da beie, e 
ai buon Greco, fra lo ftare feiTiprif ubriachi,crifcalda* 
ti dal furor del vino^ e la pratica del fare, fcciono co» 
fe ftupende. QuandcKi^nquc videro 1* opera di co« 
floro il Salviati , e Ktifta , ed il Calavrefe , (2) 
confelTarono; efler neceflario, che chi vuole'elTer pit- 
tore, cominci adoperare i pennelli a buon* ora; laJ 
qual cofa avendo poi meglio difeorfa da fe Batiflaj 
cwn'mdb a noa mcttcre tantOjftudio in finite i difegni y 
ma a colofue alcuna volta. Venendo poi il Monteiu- 
po a Fiorenza, dove fi factfva firailmcnte grandiffinio .

appa-
m Que^i i Martino Hamskerck Olanjefi'. Egli difega'o ^uaS 

tutu U (culture anticht di Kama, e molte belle vedute , e un libro ^
€he poffiede il Sig- Mariette. £’ ftimabile quefto libro si per eJUftre dim 

ftgnato bravamente  ̂ e s i per vedere come jtava. allora S. Oio. Latcm 
mtOy S. Pietro , S. Loreni^o fuor ielle mura, e jimili edifigj>

|Sl Forfe Mareo Calavrefe ̂  di eui i  la vita nel ij6.
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apparato per ricevere il detto Tmperatore , Batifta ven< 
ne feco, cd arrivati trovarono ildetco apparato condoc- 
to a buon termine; pure, etfen^o Batifta inefTo in ope
ra , fece un bafamento tutto pieno di figure , e trofei; - 
fotto la ftafua, che al canto de’ Carnefecchi avea fatta 
fra Giovanni Agnolo Montorfoli; ( i)  perchi conofciuto 

. fra gli artefici per giovane ingegnofo, e valente*, fu
^f!rcnrc’ ‘̂°  poi tndito adoperato nella venuta di Madama Margbe- 

 ̂ ' rita d’ Auftria, mo^ie del Daca Aleffandro, e parti- 
colarmente nell’ apparato , che fece Giorgio Vafan nel 
palazzo di Meflet Ottaviano de’ Medici, (2) dovo 
avea la detta Signora ad ahitare. finite quefte fefte, 
fi niife Batifta a difegnare con grandiffirao ftudio le fla- 
cue di Michelagnolo, che fono nella fagteftia nuovadi 
San Lorenzo, dove allera cflendo volti a diUgnare, e 
fare di rilievo tutti gli fculjori, e pittori di Fiorenzaj 
fra effi acquift6 alTai Batifta, ma fu nondimeno cono 
fciuto 1’ error fuo, di non aver maF voluto ritra<ro 
dal vivo, o colorircj n i altro fare,che imitare ftatue, 
e poche altre cole, che gli avevdno fatto in tal modo- 

. indurate, e infecchirc Ta maniera, che non le lapotea 
levar da doflb, fare, che le Jye dPfe non avelTero 
del duro, e del tagliente, cojK^n ''i^e in una' tela* 
dove fece con rnolta fatica, e diligenza Lucrezia Ro- 
niana violata da Tarquinio. Dioiorando dunque ^atifta 
in fra gli a ltri, e freqaencando la. detta fagreflia , ‘fece 
amicizia con Bartolommeo Ammannati fcultorc ,che in' 

^Slpoftiniom* compagnia di molti aitrj^ la ftudiavano le cofc del Bb- 
fagnL dtlaert- natroto. E fu « fatta i’ atnicizia, che i\ detto Aoi- 

coWAmman'mannatl fi tiro in cafa Batifta, e il Genga da Urbino, 
e di compagnia vilTero alcun tempo infieme, e attefe- 
xo con molto frutto agli ftudj dell’ arte. ElTendo poi

ftato

, qutfca padre Strvita, t ran fcultore j l  vtdra,
Del principio del feguente Tomo.

iad yedi nel eom- 4. 4 c, 1^5-
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ftato^iorto I* anno 15^6. il Duca Aleffandio 5 c crea- 
to in fuo luogo il Signor Cofimo de’ Medici, mol î 
de’ fetvitori del Duca morto limafero a’ fervigj del 
nuovo , ed altri no. E *fra quelli, che fi partirono, fu 
‘il detto Giorgio Vafari, il quale tornandofi ad Arez* 
zo , con anicno di non piu feguitare le Corti jeflTendo- 
gli mancato il Cardinale IppoJito de’ Medici llio pri- 
mo Signore., e poi il Duca Alcffandro , fu cagione, 
che Batida fu-meflb at fervizio dei Duca Cofimo, ea  
lavorarc in guardaroba ; dove dipinfe in un quadto 
grande ( rittaendogU da un© di fra Baftiano, e da uno 
di Tiziano ) Papa Clementf, e il Cardinale Ippolito, 
c da un del Puntgrmo iJ Duca Alcfiandro. Ed ancor- 
chi qucfto quadro non folTc di quella perfezion?, che 
fl afpettava, avendo nella medefima guardaroba ve- 
duto H cartone di Michelagnolo del No// me tangere  ̂
che aveva gia colorito il Puntormo, fi mife a far un 
cartjane fimile , ma di figure maggiori. E cid fatto, 
ne dipinle un quadro, nel quale u portd moJto me- 
.glio, quanto at colorito; ed ii cartone? che ritralfc, 
come ftava appunto quel del B»narroto, fu belliffimo, 
e  fatto con molta pamiesza. Effendo poi feguita la co- 
fa di Montemurlo*, dwefurono rotti, e prefi i fuoru- 
fciti, c ribelli del D u c^  con bella invenzione fece Battaglia 
Batifta una ftoria della battaglia feguita, mefcolata ^xgata .con bii-. 
poe(ia*a fuo capricdo, che fa raolto lods^^; ancotchb 
in effa fi riconofceffino, nel fatto d’ arm©,- e far de’ -''** 
ptigrom, molte cole ftate tol^  ̂ di pefo dall’ opere e 
difegni del Bonarroto ; perciocchfc eflendo nel lonta- 
no il fatto d’ artne, nel dinanzi erano i cacciatori di 
Ganimede, ( 1)  che ftavano a mirar 1’ uccello di Glo
ve, che fe ne portava il giovinetto in Cielo; la qua* 
le paite tolfe Batifta dal difegno di Michelagnolo per 

Tom. y . C c c fervir-
hl ta favola di Ganirntde rapho ialP ajuUa f fu anche intun 

l̂iats in Rame dal di/egnovel Sonangfit
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fervirfene, e moftrarcj che il Ducagiovinctto ,nel*^ez- 
zq de’ fuol amici, era per virtii di Dio, falito inCie- 
lo , o altra cofa fomigliante. Qaefla ftoria, dico, fu 
prima fatta da Batifta in cartorfe, e poi dipinra in un , 
quadro con eftrema diligenza, e oggi h con T altro* 
dette opere fue nelle fale di fopra del palazzo de’ Pit- 
t i, che ha fatto ora finire del tutto fua Eccellenza II- 
luftrillima. Elfendofi dunque Batifta con quefte, ealcun’ . 
altre opere trattenurt> al fervizio del D uca, infino a 
che egU ebbe prefa per dohna, la Signora Dnnna Leo
nora di Toledo, fu poi nell’ apparato di quelle nozze 
adoperato alT arco trionfalq della Porta* al Prato, do- 

Stor'iefatundl’ve gli fecc fare Ridolfo Grillandajo ^Icune ftorie dc’ 
arcoperUnox- fatti dcl Sigoor Giovanni padre del Duc» Cofimo. In 
^ddgrmDu.- jjgiig qyali {i vedeva quel Signore paflTar» i Uu/ni 

del Po, e dell’ Adda, prefente U Cardinale Gii^iods’ 
Medici, che fu Papa GlemSnte V II., i! SignorProfpe- 
ro Colonna, ed altri Signori. E neJJ’ a/tro la ft#ria 
del rifeatto di San Secondo. DalP a/tra banda tece 
Batifta in un* ^Itra Itoria la Citti di Milano, e intoi;-. 
no a quella il campo flella Jega, che, partendofi , vi 
lafeia il detto Signor Giovanni.^ e l  deftro franco dell* 
arco fece in un* altra da un Occafione , che
avendo i capelli fdoltt, con una nhano gli porge.al 
Signor Giovanni, e dall’ altro Marte , che fimilmen* 
te gK porgeva la /pada. In un* altra ftoria fottd 1* ar
co era di mano di Batifla il Signor Giovanni, che_/ 
combatteva fra il Tedqp , e Biegraflfa fopra Ponre 
Rozzo, difendendolo, quafi un altro Orazio, con in- 
credibile bravura • DiriUipItto a quefta era la prela di 
Caravaggio > mezzo alia battaglia il Signor Gio
vanni, cne paffava fra ferro, e fuoco per mezzo 1* 
efcrcito nimico fenza tiroorc. Fra le colonne a man 
litta era in un ovato Garlaflb prefb dal medefimo con 
una foia compagnia di foldati, e a man macca fra 1’

altrc
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altr^*^ue colonnc il baflione di Milano tolto a netni- 
c i. Nel frontone, che rimaneva alls Ipalle di chi en- 
trava, era il detto Signore Giovanni a cavallo fotto 
le mura di Milano, che gioftrando a fingolar battaglia 

'Vcon un Cawalierej paflayald da banda a banda con la 
lancia. Sopra la cornice maggiore, che va a trovarc 
il fine deir altra cornice, dove pofa il frontefpizio, in 
un altra fioria grande fatra da Batifta con molta dilif 
genza, era nel mezzo Carlo V, imperatoie, che co- 
ronato di lauro fcdeva fopra uno fcoglio con lo feet- 
tro in mano : e a’ piedi gU giaceva il fiurae Beds con 
un vafo, che verfava da due bocchc ; c accanto a_̂  
quefto era il fiumc Danubi*o,che con fette bocchc ver
fava le fue agque nel mare. lo non far6 qui menzio- 
ne d’ un •infinite numero di ftatue, che in quefto arco 
accorspagnavano le dettc , edaltre pitturc; perciocchi 
baftandomi di>e al prefense qucllo, che apparticne a 
Balfta Franco, non b' mio uffizip quello racconcare, 
che da altri nell’ apparato di quelle nozzc fu feritto
i ungamentc; fenza che eflendofi jjarlatn  ̂dove faceabi- 
ogno de’ maeftri dcilc dette i^tue, fupexfluo farebbe 

qualunquc.cola qui fe ne diceffe, e mafliraamentc non. 
clTendo le dette piedi, onde poflano effer ye-
dute, e confiderate. MSb tornando a Batifta, la niiglior 
cola ) che facefle in quelle nozze, fu uno dci dicci 
fopraddetti quadri, che erano nell’ apparato del mag- 
gior cortilc del palazzo de’ Medici y nel quale fece di 
chiarofeuro il Duca Cofimo inveftito di tutte le duca- 
li infegtxe. Ma con tutto cHfe vi ufalfe diligenza , fa SovercAif dl- 
fuperato dal Bronzino, e da altri, che avevanomanco d pip 
difegno di lu i, nell’ invcnzione, nella ficrezza, e nel ^
maneggiare il chiarofeuro; attelbch  ̂ ( come s’ i  detto 
altra volta ) le picture vogliono efiere condotte facili, 
e pofte le cofe a’ luoghi loro con giudizio, e fenza un 
certo ftento, e fatica, che fa le cofe parere dure, e 

C c c a cru-
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crude: oltrach^ il troppo ricercarle le fa moIte*<|brfe 
venir tinte, e le guafta; perciocche lo 'lar loro tanto 
aftorno toglie tutto quel buono, che fuole fare la fa
cility j e la grazia» e la fierezae, le quali cofe, ancor- 

. chh in gran parte vengano, c §’ abbiano da natura , 
polTono anco in parte aeguiftare dallo ftudio, e dall’ 
arte. Efiendo poi Batida. condotto da Ridolfo Grillan- 
dajo alia Madonna di Vertigli in Valdichiana , il qual 
luogo era gia membio del monafterio degli Angeli di 
^iorenza dell’ ordine di Camaldoli, e oggi e capo da 
fe in Cambio del monafterio di S. Benedetto, che fuper 

' 1’ alTedio di Fiorenza rovinato fuor della porta a Pinti; 
vi fecc le gia dette ftorie del* chioftro , mentre Ridolfo 
faceva la tavola, e gli ornamenti delf alpr maggiorej 
e quelle finite, come s’ fe detto nella vita di,Ridolfo, 
adornarono d’ altre pitture quel fanto luogo, che4 mo!- 
to celebre, e nominate per •! molti miracoli, che vi fa 
la Pergine madre del Figliuol di D io . Dopo tort|ato 
Batifta a Roma, quando a punto s’ era fcoperto ilOiu- 
dizid di Michalagno^, come quelli, che era ftudiofo 
della maniera, e delk sofe di qiieir uomo, il vide vo*‘ 

• lentieri e con infinita maraviglia ‘il difegnd tutto . E 
poi rifolutofi a flare in Roma^p^rSncefco Cardinale 
Cornaro, il quale aveva rifairo accanto a S. Piero il 
palazzo, (i)  che abitava, e rifponde nel portico verfb 
Campofanto, dipintb fopra gli ftucchi una loggia, che 
guarda verfo la piazza, facendovi una forta di grotte* 
fche tutte piene di ftoriette, e di figure; la qual ope- 

OptrainRema mofta fatica, 6 diligeuza, fu re-
* COnctrrtnL molto bella . Quafi Be’ medefimi giorni, che fa 
idsaiviatih I’ anno i j jS .  avcodo fatto Francefco Salviati una fto- 
iaMijeucerdia‘ in ftelco nella Compagnia della Milericordia, (2)

e do-
fil Quefto palaizt fu  demoUto nel far la e lafabbrlca

'delta Chiefa d i S~ Pietro .
izl Q$^i delta S> Gi». Decollato, La fcoria gui a^ccenneta dal

• Sd^
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t  d^endo da’-le I’ ultimo fine, e mettere manp ad al- 
tre , che mold parycolaii difegnavano farvi ; per lacon- 
correnza, che fu fi-a luij e Jacopo del Conte, non fi 
fece altro; la qual cofa intendendo Batifta, and6 cer- 
cando con quefto mezzo occafione di moftrarfi da piu 
di Francefco, e il migliore maefiro di Roma j percioc- 
che adoperando amici, e mezzi, fcce tanto, che Mon- 
fignor della Cafa veduto un fuo dilegno, gliele aIlog6.
Perchi meflbvi mano vi fece a fv^fco San Gio. Batifta 
fatto pigliare da Erode , e mettere in prigione. Ma 
con tu«o, che quefta pittura foffe condoita con molta 
fiitica, non fu a gran pezzo tenuca pari a quella del 
Salviati, per elfi*re fatta con ftento grandiflim oc d’ 
una maniera truda, e malinconica, che non aveva or- 
dine nel tomponimento, nb in parte alcuna punto di 
quell^ grazia , e vaghezza^di colorito , che avea quel
la di Francefco : e da quefto fi pu6 far giudizio che 
cojf)ro, i quail feguitando queft’ arte, fi fondano in far 
bene un to.fo , un braccio, e un^am b|, oaltromem- 
bro ben ricerco di mufcoli, m s F mtendere beng:̂  
quella parte fia il tutto, fono ingannati ; perciocchd: 
una parte non ^ .U *^ to  nell’ opera, e quelli. la con
duce interamente perftina, e con bella, e buona tna- 
nicra , che facte bene le parti, fa farle proporzionata- 
mente corrifpondere al tutto: e che oltrecid, fa che 
la compofizione delie figure erpn'me, e fa bene ^ueli’ 
effetto, che dee fare lenza confufione. E fopra tutto Onlmi priced 
iT vuole avvettire , che.le teftic fiano vivad , pronte, 
graziofe, e con bell’ arie : ,e che la maniera non fia_̂  
cruda; ma fia negl’ ignudi tinta talmente di nero , ch’ 
ell’ abbiano rilievo, sfuggano, e fi allontanino, fecon*

do

Salviati, che rapprefcnta la f'ihtatione della Madonna e ftata gua- 
fta  tutta per averla valuta ritoccarema ce n’ e una ftampa antica di 
Bartolommeo Paffarotti, e un ahra rifatta in pih grande, md peggiore 
per Matham, datafutri da Vifchef, ,
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do che fa di bifogno, per non dir nulla delle 
ti^e , de’ paefi, e deli’ altre parti, che le buonepitture 
richieggiono., e che ncl fcrvirfi delle cofe d’ altri fi dee 
fare per si fatta maniera; che tion fi conofca cosi age- . 
volmcnte. Si accorfe dunqiic tardi Batifta d’ aver per-' 
duto tempo fuor di bifogno dietro alie minuzie, de’ 
mulcoli, e al difegnare con troppa diligenzaf non te* 
nendo conto dell’ altre arti * Finita queft’ opera, die 
gU fu p©co lodata conduffe Brtifta, per mezzo di 

. . . .  Battolortameo Genga, a’ fervigj del Duca d’ Urbino 
y/iwperlo d Z- dipignere neila Chiefa, e cappella, che fe unita 
w . col palazzo d’ Urbino una grandiffima volta. E la

giunto , ft diede fubito fenza penfare.altro, a fare i di- 
fegni fecondo I’ invenzione di quell’ op^ra j e fenza 
fare altro fpartimento. E  cosi, a imitazione *dcl Giu- 
dizio del Bonarroro, figurd jn un Cielo la glorft dc’ 
Santi, fparfi per quella volta fopra cette nuvole ,ccon ' 
tutti i cori degli Angeli intorno a una noftra Donfca, 
la quale, efle^do affunta in Cielo, e afpcttata da Cri- 
fto in atto di coronSfrla, mentre ftanno partiti ia dj-. 

.verfi mucchi i patriarcln, i profeti, le fibille,gli apo- 
ftoli, i martiri, i confeflbri, e l^ueigini j le quali fi
gure in diverfe attitudini rallegra'tfi della ve-
nuta di efla Verginc gloriofa. La quale invenzione /a- 
xebbe ftata certamcnte grande occafione a Banda di 
moftrjirfi valentuomo , fe  gli avefle prefo migliot v ia , 
non folo di farfi pratico ne’ colon a frefco; raa di go- 
vcrnarfi con miglior ordiRc, c giudizio in tutts le cd- 
fe , che egli non fece. usd in ^ueft’ opera il
inedcfimo modo di /are, cae ncll’ altre fue; percioc* 
ch^ fece fempre Ic medefimc figure, le rncdcfimc ef- 
figiCj i medefimi panni, e le mcdefime membra. Ol- 
tracch^ il coiorito fu fenza vaghezza alcuna, e ogni 
cofa fatta con difficoltil, C fteatata. La onde finitsL., 
del tutro, rimafero poco fodisfatti il Duca Guidobal-

do,
    

 



Vita di Batist/^Franco. jp i
Genga, e tutt> gli altri, che da cdflui afpet- 

tavano gran cofe, e Bmili al bel difegno, chc pgU 
moflro loro da principio. E nel vero per fare sn bel 
difegno Batifta non av^va pari, e fi potea dir valen- 

^tuomo. La qual cofa conofcendo quel Duca, c pen« 
fando, che i fuoi difegni melfi in opera da coloro, 
che lavoravano ecceJlentemente vafi di terra a C-»ftel 
Durante, i quali fi erano molto ferviti delle ftampe 
di RafFaello da Urbino, e di quelie d’ altri valentuo- 
mini, riulcircbbono beniflitno; fece fare a Batifta inli- 
niti difegni, che raeffi in opera in quella forta di ter
ra gentilifllina fopra tutte 1’ altre d' Italia, riufciro- 
ro cofa rara. On̂ de nc furono fatti tanti , e di tzntQfeu difigni tc* 
forte vafi, qu*nto farebbono baftati, e ftati orrevoli«//«nf;><rfea- 
in una ciedenza reale. E  le pitture, che in effi f  
no fa«e, non farebbono ftate migliori, quando 
ro ftate fatte a olio da edtellentiftimi maeftri. Dique- 
fti |vafi adunque, che molto ralTomigliano, quanto al
ia qudlitk della terra, quell’ antica , che in Arezzo fi 
kvm-ava anticamente al tempo ^  Porftna Re di To- 
fcana, mandd il detto Duca Q^iidobaldo una credenza 
doppia a Carlo V. Imperatore , e una al Cardinal Far- 
nele . fratsllo delfa^^npra Vittoria fua conlorte. ( 0  
E  dovemo fapere, che ai quefta forta pitture in yafi 
non cbbono, per quanto fi pu6 giudicare, i Romani,
Pcrciotch^ i vafi , chc fi fonotrovati di quc’ tempi.,(2) 
pieni delle ceneri de’ loro morti, o in altro modo, fo- 
nO pieni di figure graffiate, ^  campite d’ un colore fo- 
lo in qualche parte» o ncro, o roffo, o bianco: e

* non
IM Molte di qutftt ttrre cost dipinte f i  trovano anche in eggt^

€ f  kar.no in iftima, e una gran eopia n‘ i  nella fpe^iieria della S ,
Caftf. di loreto; c paffano velgarmenie per fatte fu ’ difegni di Rafiael~ 
h  i t ia efietto Jembraao ta li,  ptrcke le figure fono fu l gufto di Rafi 

fa t llo , e di Michelangelo.
ill Credo , che U vafari prtnda equivoco , perche fecondo If  fua 

dtferi^ione i vafi , di eui parla, fono Etrufchi ■ 1 wjf Romani di ter-, 
ra fono fen\a figure, t fen\a effete n« pure invetriati.
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ncn mai con iuftro d’ invetriato , ne con que 
ghezza, e varieta di pitture, che fi Cano vedute, e 
vegg'ono a’ tempi noftri. Ni: fipuo di re, die fe forfeJ’ avc- 
vano 5 fono ftate confum.ite le» pitture dai tempo, e 
dallo ftare fotterrate; perd che veggiamo quefte noftre f  
difenderfi da tutte Je malignity del tempo, e da ogni 
cofd; onde ftarebbono per modo di dire quattro mil’ 
anni fotto terra, che non fi guafterebbono ie pitture. 
Ma ancorachb di si«faUl vafi, e pitture fi lavori per 
tutta Italia, le migUori tene, e piu belle nond’ineno 
fono queile , che u fanno, come ho detto, a Cafiel 
Durante, ( i)  terra delJo Stato d’ Urbino, e quelle di 
Fsenza, che per lo piii Ie rhigliori fj>no bianchiflime, 

terra cetta Jon t  con poche pittuic, e quelle nel mezzq, o intorno, 
{ue//i dicafiel vaghc, C gentili affatto. Ma tornando a»Batifta, 
mrante- nelle nozze, che poi fi fecero in Urbino del dett« Sig.

Duca, c Signora Vittoria Fafncfe, egli ajutato da’ fuoi 
giovani fece negli archi ordinati dal Genga, il qqlile 
fu capo di quell’ apparato, tutte Ie ftorie di pitture, 
che vi andarottj. ivi^ perchd il Duca dubitava, che  ̂
Batifla non aveffe finits a tempo, cffendo I’ imprefa " 
■ grande, mand6 per Giorgio VafarL che allora faccva 
in Arimini ai Monad bianchi d^KoT?a OHvctani una 
cappella grande a frefco, e la^ vo la  delPaltare wag- 
giorc a olio, acciocchi andalfe ad a/utare in quell’ sp- 
parato il Genga, e Batifia. Mz fentendoG il VaGeri in- 
difpofto, fece fua feu fa, coa Saa Eccelleaza,e le ferifi. 
fe , che non dubitalle, pej;cioccb6 era ia virtfi, e fape« 
rc di Batifta tale, che ayrebbe, come poi fu vero, a^ 
tempo finito ogni cofa. B andando poi, finite 1’ opere 
d’ Arimini, in per/bna a fare Icufa, e a vifirare quel 
Duca, Sua EcccHenza gli fecevedere , pcrchfi la ftimafi' 
fc , la detta cappella, fiata dipinta da Batifta, la quale 
molto lodd il Valari, e raccoraandd la virtu di co lu i,.

che
ill cajttl pufanit (rate in Citid, j f  (Mama Urhania%
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che^u largamente fodisfatto dalla molta bcnignita di 
quel Signore. Ma 6 ben vero, che Batifta allora qon 
era in Urbino, ma in Roma , dove attendeva a dife- 
gnare, non folo le ftattie, ma tutce le cofe antiche di 
quella Cittk , per fam e, come fece , un gran libro, (i) 
che fu opera lodevo/e. Mentre aciunque. che atten
deva Batifta a difegnare in Roma, M. Giovann’ An
drea dall’ Anguillara, uomo in alcuna lofta di poe- 
fle (z) veramente raro, aveva fafto una compagniadi 
diverfi bell’ ingegni, e facea fare nella maggior fala 
di Santo Apoftolo una ricchiflima feena , e apparato 
per recitare commedie di. diverfi autori a gent’iluo- 
m ini, Signori, ft gran perfonaggi. E avea fatto fare 
gradi * per dwerfe forte di fpettatori; e per i Gardi- 
nali, e Sltri gran prclati, accomodate alcune ftanie; 
dondc per gelofie potevano fetiza effer veduti, vede- 
re I e udire. E  perch^ nella detta compagnia erano 
pitkori, architetti } fcultori, e uomini, che avevano 
a recitaie, e fare altri uflizj, a Batifta, c all’ Am- 
mannato fu dato cura , efiendo >i!tti di* quella brigata j #/««« 
di far la feena, e alcune ftorft, e ornamenti di pit  ̂ eonjotteiUBA- 
ture le quali Batifta, con alcune ftatue, che *4* '
fece 1’ AmmannatorS^to bene, che ne fufommamen- 
te lodatq . Ma perchfe Ta molta fpefa in quel luo- 
go fuperava 1’ entrata, furono forzati M« Giovann’
Andrea, e gli altri ievare ia pro/pettiva, e gli* altri 
ornamenti, di Santo Apofto/o, e condurgli in iftrada 
(liulia nel tempio nuovo dl\San Biagio  ̂ dove aven̂ - 
do Batifta di nuovo acconaodato ogni cofa fi recita- 
tono molte commedie con'incredibile fodisfazione del

D  d d popo-
lil l l  Rlchardfen. tom, 2. dice, the Sttijia  Franco fece quefii 

difegni eavati dall’ epere degli antiehi per intagliart ad acqUaforte , < 
fame un volume*

lil Quefii tradujfe le Meiamorfofi d’  Ovidio in ottava rima con 
molta naturale{{a • V edi il  ^ig, Conte Matiiucchelli nell’ immortale fua 
opera degli ferittori italiani,
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popolo, e de’ cortigiani di Roma. E  dl qul pof^b- 
bano origine i commedianti, che vanno attorno cbia- 
niati i Zanni. ( i)  Dopo quefte cofe venuto 1’ anno 
1550. fece Batifta infieme con tjirolamo Sicciolanteda 
Serraoneta (2) al Cardinal di Cefis, nella fiicciatadei 
fuo palazzo, uii’ arms di Papa Giulio 111. ftato crea« 
to aliora nuovo Pontefice, con tre figure, e alcuni 
putti, che furono raolto lodate. E quella finita, di» 
pinf© nella Minerva* in una cappella, data fabbricata 
da un canonico di San Piero, e tutta ornata di ftuc- 
chi, alcune ftorie della noftra Donna, e di Gesii Cri* 
fto in uno fpartimentoi della, volta, che furono la mi- 
glior cofa, che infino aliora avelTe i^ai fatto. (3) In 
una delle due facciate dipinfe la Nativita di- Gesii 
Crifto con alcuni paftori, e angeli, che ca»tano fo- 
pra la capanna, e nell* altra la refurrezione di Crillo, 
con mofti foldati in diverfe* attitudini d’ intorno al 
fepolcro. E fopra ciafcuna delle detce ftorie in c(rti 
mezzi tondi fece alcuni profeti grandi, e finalmente 
neila facciata*delP ^ a r e , Crifto croeifilfo, la noftr̂  

.Donna, S. Giovanni, 6. Domenico, ed alcuni aim 
Santi nelle nicchie, ne’ quali rn r^ (̂  norto moko be
n e , e da maeftro eccellente. ^ < p e rch i i fuoi gua- 
dagni erano fcarfi, e le fpefe^i Roma f®no grandiA 

Operaln'Vtn ’ dopo aver fatto alcune cofe in tela, 'che non 
cenapptau- m o l t o  fpacclo, fe tie tornd (  penfando nCl mu« 

/at tar paefe mutare anco fortune )  a Venezia, fuapatria,
dove mcdiante quel fuo»bel modo di difegnare, fu 
giudicato valentuomo, e pochi giorni dopo datogli a 
fare per la Chicfa di S. Ftancelco della Vigna nella 
cappella di MonfignorBarbaro,elettopatriarcad’ Aqui-

lea, ■
111 Zanni, cite Giovanni, voce "Bergamafca, perche lo Zanni

tn commedia rapprefinta un fervJftmplicc e goffo Be^amafco •
‘ 111 Fu della fcuola di Rnffaello da Vrhino,  e Jcolare di Perhi
■ £el Vaga- y , 'll Cav. aaglioni a c  23.

Ijl Qiiejlt pittmre fono nellomterga cappella a man dritta •
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le a ^ n a  tavola a olio ; ndla quale dipinfe S. Giovan
n i, che battezza Crifta nel Giordano; in aria Dio Pa
dre: a balTo due putti, che tengono le veftiinenta *di 
eflb Crifto, e negli an^oli la Nunziata: ed a dL 
quelle figure finfe una tela foprappolla, con buon nu- 
mero di figure piccoJe, e ignude, cio^ d’ angeli, de
mon;, e anime in Purgatorio, e conun motto, che di
ce : /«  nomine JeJu omne g e n u fle & a tu r . La quale ope
ra j che certo fU tenuta molto bu«na , ^i) gU acqui* 
116 gr.-n nome, e credito; anzl fu cagione, che i fra- 
ti de’ zoccoli, i quali ftanno in quel luogo, ed hanno 
cura della Chiefa di S. Jobbe in Canarejo, gli facef- 
fero fare in detto S. Jobb’e alia cappella di Ca Fufca- 
r i , una nollra Donna, che fiede col figliuolo in collo, 
un S. Marco da un lato , una Santa dalP altro, ed in 
aria aiicuni angeli, che fpargono fiori : in S. Bartolom
meo alia fepoltura di Cr^lofano Fuccheri, mercatan- 
te {Tedefco, fcce in un quadro P Abbondanza, Mer- 
curio, e una Fama. A M. Antonio della Vecchia Ve- 
neziano dipinfe di figure in un o^adro f  grand! quanto 

*il vivo , e belliffime, Crifto coi^nato di fpine, ed al- 
cuni Farifei incorno, che lo fchernifcono, in tanto ef>' 
fendo data col dTf?|Si|^i Jacopo Sanfovino condotta 
nel palazzo di S. Marc5> ( come a fuo luogo fi dir  ̂) 
di muraglia la fcala , che va dal primo piano in fu, e 
adortw con varj partimenti di ftucchi da Aleftandrp (2)

D  d d z Icul-
*

HI ^go(Jirt Caraccl fcrifft in fkarglne a quejlo luogo dtl 
r i ; „  Q̂ ucjla tavola non e d^gna d‘ alcuna lode, perciocche e fiena di 
„  mule inconfidera îoni ed e m at difegnata, t peggio colorita , ed e 
,, men che mediocre pittura . »  credo , che il  Qaracci dica il  veto, mat 
non concerda con quella critica , che egli ha fatto  tante volte el vajari 
con dire, che loda Jolamente i  Tofeani, ancorche non lo merilino, < 
qui lo critica, verche loda tropoo , fecondo Ixi , un Vtne^itmo •

lal Quefti e Meffandro Vittotia Trentino egregio fcultore, del 
quale fard men[ione il pafari verfo la fine della ■Oita di Jacopo San- 
Jovino, dove faranno regifirate le Jue epere ̂  e fpetialmente git fiuttht 
fatti nel palait^o di S- JdareOn
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fculrorCj e create del Sanfovino; dipinfc 
tutto grottefehine minute , ed in certi vani mag« 
giori j buon numero di figure a frefco, che aflai fo- 
no ftate lodate dagli arteficij e«dopo fece ii palco del 
ricetto di detta fcala. Non molto dipoi, quando. furo- C 
no dati, come s’ h detto di fopra j a fare tre quadri per 
uno al migliori, e piu reputati pittori di Venezia per 
la libreria di S. Marco, con patto , che chi raegUo fi 
portalfe a giudizio di que’ magnificl Senatori , guada- 
gnalfe, oltre al preraio ordinario, una collana d’ oro; 
Batifta fece ia detto luogo tre ftorie, con due filofofi 
fra Je fineftre, e fi port6 beniflimo; ancorch^ non gua- 
dagnafle il preinio dell’ onore, come dicemmo di fo
pra. ( i)  Dopo le quali opere, eflen^ogl^ allogato dal 
J^attiarca Grimani una cappella in San Francefco dalla 
Vigna , che fe la prima a man manca entrando irwChie- 
fa , Batifta vl mife mano, e •comincid a fare per tutta 
la voita ricchiflimi fpartimenti di ftucchi, e di ftorici in 
figure afrefco, lavorandovi con dijigenza incredib/le. 
M a, o foffe la^trafcungggine fna, o F  aver hvorato al~ 
cune cofe a frefco penie vUk d’ akani CentjJuomm J ’ 
c forfe fopra mura frefehiifime, come intefi, prima che 
avefle la detta cappella finita j  ed ella rimal’a
imperfetta, fu poi finita da B^erigo Zucchero da S. 
Agnolo in Vado , giovane, e pittore eccellente, (2) te-, 
nuto in Roma de’ migliori; il quale fece a frefco.nclle 
facce dalle bands Maria Maddalena , che fi converte 
alia predicazione di Crifto ,̂ e la refurrezione di Lazz^' 
ro fuo fratdlo , che fono molto graziofe pitture . E  fi
nite le facciate, fece i! medefimo nella tavola dell’ alta- 
je  1’ adorazione de’ M agi, che fu molto lodata. Han- 
no date come j e credito grandiftimo a Batifta, il quale

raori

111 y . Tom. t* a t. 261. „ , „
^  111 ei'g parla molto i l  rafari, partUolarmmtt ntlU Vitadi
TgddtQ Zucthtri Jito frattlU  •
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m orrr anno i ^ i .  molti fuoi difegni flrampati, che fb* g’''*"
no veramente da eflere lodati. ,

Nella medefima Citt4 di Venezia, e quafi ne* me- nefitmpatii 
defimi tempi e ftato ,*ed h vivo ancora, un pittore 
chiamatO Jacopo Tintoretto , ( i)  il quale fi b dilcttato Tintoretto , 4 
di tutte le virtu, e particolarmenre di fbnare di mufica, fuo territUe in' 
c diverfi ftrumenti, e oJtre cid piacevofe in tutte Icfue S‘S’ ô»‘  
azioni; ma nellc cofe della pittura b ftravagante, ca- 
pricciofo, prefto, e rifoluto, e iJ piu terribile cervello, 
die abbia avuto mai la pittura, come fi pu6 vedere in 
tutte le fue opere , e,nc’ componimenti delle liorie fan- 
talViche, e fatte da lui divprfamente, e fuori dell’ ufo 
degli altri pittori,* anzi ha fuperata la ftravaganza cort 
le nuove, e «apricciole invcnzioni, e ftrani ghiribizzi 
del fuo kitelletto, che ha lavorato a cafo, e fenza di* 
fegno*. quafi moftrando, che queft’ arte h una baja. Ha 
coftui alcuna volta lafciatcT le bozze per finite , tanto 
a ^tica fgroffatc, che fi veggiono i colpi dc’ pennclli 
fatti dal cafo, e dalla fierezza piuttofto, che dal dife- 

, gno ,c  dal giudizio. Ha diptmo^uaii a\ tutte Ic forte 
pitture a frefco, a olio, ritrattH î naturale, e ad ogni 
pregio; di manier^^e con quefti fuoi modi ha fatto , 
e fa la maggior part^jkllepitture, che fi fanno in Ve
nezia . E  perch^ nella fUa giovanezza fi moftro in mol- 
tc beiropere di gran giudizio, fe egli aveflc conofciu- 
to il gran ptincipio, che aveva dalla natura, e ajfttato- 
lo con lo ftudio, e col giudizio., come hanno> fatto co- 
lOro , che hanno feguitato Je  belle maniere de’ fuoi 
jnaggiovi, e non avefic , come ha fatto, tirato via di 
pratica j farebbc aato uno de’ maggiori pittori, che avef- 
le avuto mai Venezia; non che per quefto fi voglia che 
non fia fiero, e buon pittore, c di fpirito fvegliato ca-

pne-

_ III TiJi la vita del Tintoretto in principio della fecondd parte 
Tte‘ fittOri "Seneti del cavalier Ridelfi. Nacquf ael l^i7..di Batifia Ro~ 
hujli (intore it profejfioae. Mori nei iSP4'
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pricciofo, e gentile. ElTendo dunque ftato ordmatQ*^ 
Sgnato, che Jacopo Tintoretto, e Paoio Veronefe, al- 
lora giovani di grande fperanza, facelfero una ftoria_ji 
per uno nella fala del Configlio* e una Orazio figliuolo 
dlT iziano; il Tintoretto dipinfe nella fua Federigo f  
BarbarolTa coronato dal Papa, figurandovi un beliifficno 
cafamento, e intorno al Pontefice gran numero di Car
dinal!, e di Gentiluominl Vencziani tutti ricratti di na- 
turale , e da baffo I f  mufica del Papa. Nel che tutto 
fi port6 di maniera, che quefta pittura pu6 flare ac- 
canto a quella di tutti, e d’ Orazio detto; neila quale 
k una battaglia fatta a Ropia fra i Tedefchi del detto 
Federigo, e i Romani, vicino a Caftgl Sant’ Agnolo, c 
al Teverc; e in quefta e fra Paltre cofe#un cavallo in 
ifcorto, che falta fopra un foldato armato, ohe  ̂ bel- 
liffimD; ma vogUono alcuni, che in queft’ oper^ Ora
zio fofTe ajutato da Tiziano tuo padre. Apprelib a que- 
flo Paolo Veronefe, del quale fi h parlato nella vitfidi 
Michele Sammichele, fece nella fua il detto Federigo 
BarbarolTa, ch  ̂ appi\fcntatofi alia Gorte , bacia la ma.-. 
BO a Papa Ottaviano m pregiudizio di Papa AlefTandro 
III. e oltre a quefta ftoria , che be/l/ffima, dipinfe 
Paolo fopra una fineftra quattm,«^«n 5gure, il Tempos 
P Unione con un fafcio di pafchette, la. Pazienza,eJa 
F ed en e lle  quali fi port6 rooJto bene quanto piu non 
faproi dire. Non moltodopo, mancando un’ alcrf ftoria 
in detta fala, fece canto il Tintoretto con mezzi,e con 
amici, ch’ ella-gli fu date a fate, onde la condulTe di 
maniera, che fa una maraviglia, e che ella merita di 
cllere fra ie migliori cofe ,* che mai facelfe annoverata, 
tanto poti in Jui il difporft di voler paragonare, fe non 
vincere, e fuperare i fuoi concorrenti. che avevano la- 
vorato in quel Juogo. E  Ja ftoria, che egli vi dipinfe, 
acciocch^ anco da quei, che non fono dell’ aite (ia co- 
nofduta, fu Papa Aleflandro, che fcomunica, c inter

dice
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dice B l^i'otfa j e il detto Federigo» che perci6 fa che 
i fuol non rendono piu ubbidienza al Pontefice. E fra 

■ p altre cofe capricciofe, che fono in quefta ftoria quefla 
fe belliflima, dove il P3pa, e i Cardinalij gettando da 
un luogo alto le torce, e candele, come fi fa quandoft 
fcomunica alcuno , 6 da baffb una baruffa d’ ignudi, chc 
s’ azzuffano per quelle torce, e candele, la piu bella, 
e pid Vaga del Mondo. Olcrc cl6, alcuni bafamenti, 
anticaglie, e ritratti di GentUuonfini, che fono fparfi 
per quefta ftoria, fono moko ben fatti, e gli acquifta- 
rono grazia, e nome appreftb d’ ogniano. Ondc in Saa 
Rocco , nella cappella maggiore, fotto 1’ opera del For* 
denonCj fece duo] quadri a olio grandi, quanto  ̂larga 
tutta la cappslla, ciô ; circa braccia dodici 1’ uno . In 
uno 6nfe«una pro/jsettiva, come d’ uno fpedale pieno 
di lett!, e d* infermi in vaiie attitudini-, i quali fono 
medicati da San Rocco, e*fra quefti fono alcuni ignudi 
molto bene intefi , e un morto in ifcorto, die c bellif- 
fimo. Nell’ altro t  una ftoria parimente di San Rocco, 
plena di molto belie, e graziofe^u re,^  infomma tar 
fe , ch’ ella 6 tenuta delle miglicsr opere, che abbia fatr 
to queflo pittore^L mezzo la Chiefa, in una ftoria 
della medelima gr'and^.a fece Gesh Crifto, che alia 
Probarica pifeina fana Tiftfermo, che k opera fimilmen- 
te tenuta ragionevole. Nella Chiefa di S. Maria dell’
Otto,*dove /i t detto di fbpra, che dipinfero il jJalco 
Ciiftofano, ( j)  e 11 fratello pittori Brcfciani, ha d i p i n - a p e r e  del 
td il Tmtoretto le due facciatbe, ciofe a olio fopra tele ,Ttntor«Ko  ̂
della tappella maggiore, alte dalla volca infino alia cor
nice del ledeie, bxaccia veiltidue . In quelia , che h a 
man deftra , ha fatto Moisc, il quale tornando dal mon
te , dove da Dio aveva avuta la Legge, trova il popo- 
lo , che adora il vitel d’ ovo: e dirimpetto a quefta nell* 
altra t  il Giudizio univerfale del noviflimo giorno, con

una
(l) Crifiefano., t Stefano Roja -&rtfciani> r*fopm  a t .  34U
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iiRa firavagante invenzione, che ha vefam3S?& cfello 
fl>avcntevoIe, c del terribile per la diverfita delle figu
r e , che vl fono di ogni eta, c d’" ogni feflb. con ftra-' 
fo ri, c lontani d’ anime beate ,*e dannate. Vi fi vede 
anco. la barca di Garonte, ma d’ una maniera tantodi. 
verfa daJi’ altre, che 6 coCa belia, e ftrana . E fe quel- 
Ja capricciofa invenzione fofle data condotta con dife- 
gno corretto, e regolato, ed avefle il pittore attefocon 
diligenza alle parti,^d ai particolari, come ha fatto al 
tutto , efprimendo la confufione, il gatbuglio, e lo fpa- 
vento di quel di* ella farebbe pittura ftupendifljma. E 
chi la mira cost a un trattp, reda maravigUato , ma 
confiderandola poi minutamente, el[a pare dipinta da 
burla. Ha fatto il medefimo in quefta Ghiefa, ciofe nei 
portelli dcir organo, a olio la noftra Donna», che fa- 
glie i gradi del tempio, che b un’ opera finita*, e la 
tneglio condotta, e piu liefa pittura', che fia in quel 
luogo . Similmefite nei portelli dell’ organo di S.Maria 

DtlU piu finite Zebenigo fece la converfione di S, Paolo, ma con non 
oB^ndenude- jjjqJjq ftudio. * N cll^^arit^ una tavola con Crido de- 

pofto di croce: e nelV fagreftia di San Sebadiano* a 
■ concorrenza di Paolo da Verona c h e in quel luogo 

la^orb molte pitture ncl palcof'^ncl/e facciate; fece 
fopra gU armarj Mois^ nel dCferto, ed altre dorie che 
furpno poi feguitate da Natalino [ij pittore Venezia- 
n o , *e da altri. Fece poi il medefimo Tintoretto in S. 
Jobbe all’ altarc della PietA tre Marie  ̂ S. Francefco, 
S. Baftiano, S. Giovanni, e un pezzo di paefe. Etfei 
portelli dell’ organo della Chiela de’ Servi, S. Agodi* 
n o , e S. Filippo, e di frJttp Caino, ch’ uccide Abel 
fuo fratello. Jn San Felice all’ altare del Sacramento, 
ciofe ncl cielo della tribuna; dipinfe i quattro Evange-

lifti,

III Natalino detto dal f ,  Qrlandi nfil’ Abectdario , NadaUnt 
da Murano, fu  uno de' piu rari allievi di Tiftano. Cosi dice anckt il 
iavalitr RidoLfi part' V * *o»’ she ne di una breve notî ta>
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rliflij c nella lunetta fopra I’ altare iina Nunziata, neU* 
akra Ctifto j chc ora in ful monte Oliveto, e nella fec- 
.ciata r ultima cenU) che fece con gli Apoftoli, In S. 
JFrancefco della Vigna-^ di mano del medefimo all’ al- 
.tare del Depofto di croce la noflra Donna fvenucacon 
akre Marie 5 e air uni profeti. E nella Icuola di San 
Marco, da S. Giovanni, e Polo, fono quattro ftorie 
grand!, in ana dellc quali ^ S. Marco, che apparendo 
in aria libera un fuo divoto da tfloUi tormenii, che fe 
gli veggiono apparecchiati con diverfi fcrri da tormen- 
tare, i quali rompendofi, non gli pnte mai adoperare il 
manigoldo contra quel divgto; e in quefia 6 gran copia 
di figure, di fcqrti, d’ armadure, cafamenti , ritratti, 
ed altre cofok fimili, che rendono molto ornata quell* 
opera . Jn un’ altra S una tempefta.di mare, e S. Mar
co firiliJmente in aria, che libera un altro fiio divoto; 
ma non  ̂ gi4 qilefta fatta*con quella diligcnza, che la 

, g ii detta. Nella terza e una pioggia, e il corpo mor- 
*to d’ un akto divoto di San Marco, e I’ anima , che fc 

ne va in cielo; e in quefta a n c ^  it iiTi componimen- 
to d’ alTai ragionevoli figure. yella quarta , dove uno 
fpiritato fi fcongiuja, ha finto. in profpettiva una gran 
Joggia, e in fine ai quella un fuoco, che la iliuniina-.̂
Con moiti riverberi. E  dkre alle dette ftorie & all̂  al- 
tare un S. Marco di mano dd medefimo, che t ngior 
rcvole pittura. Quelie cpexe adunqtie, e moke ^ tre ; 
che fi la'ciano, bakando avere fatto menzione delle mi- 
gUori,fono Hate fatte dal Tistoretto con tanta prettez- 
za , che quando altri non>hA penfato .appena, che egli 
abbia commciato, egli ha finito..Ed  ̂ gran cola ,-che 
con i p ti ftravaganti tratti del Mondo h  ̂ fempre da Ian .  ...
vorare, perciocchfe quando non baftano i mezzi, e 
amicizic a fargh avere alcun lavoro, le doyefle fadonon ^
chc per piccolo prezzo , in dono, e per forza, vuol 
farlo ad ogni modo. E non ha molto, che avendo egli’

Tom, V ,  E  e e fatto. .
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fatto nella fcuola di S. Rocco a olio in un gran quadra 
di.tela la paflione di Crifto j fi rifolverono gli uomini 
di quella Gompagnia di fare di fopra dipigncre nd pal- 
co qualche cofa magnificaj e onorata, e perci6 di alIo« 
gare quell’ opera a quello de’ pittori, che erano ip Ve
nezia, il quale facefle migliorc, e piii bcl difegno. 
Chiamati adunque JofefFo Salviati > e Eederigo Zuc- 
chero , che allora era in Venezia, Paolo da Vero
na, e Jacopo Tintoretto; ordinarono, che ciafcuno di 
loro facelfe un difegno promcttendo a colui 1’ opera , 
che in quello meglio fi portafle. Mentre adunque gli 
altri attendsvano a fare con.ogni diligenza i loro di- 

ii dU fegni, il Tintoretto ( i)  tolta la mifur* della grandez- 
nouM za 5 che aveva ad eliere i’ opera, e tirsta una gtan 

granteUdipin-  ̂ dipin fe , fcnza che altro fe tie fapdfe*, con la.
prcftezza, e la gofc dqvjs;,ave(^a da'/lare. 

Onde ragunatafi una raattina la Gompagnia per vede- 
le i detti difegni, e rifolverfi; trovarono il Tintoretto^ 
avere finita T ^pera del tutto, e poRala al Juogo fuo» 

^  Per- .

Ill 1/  Tintoretto era erand’ amieo di Mi^<^t$olo Bonarrott, e da lut 
precureva aver delle fue c<^e formate di f  difegni di fua
mano in gran rumero j d.ijcgnati in carta mtddna con brace , e lumeggiati di biac' 
ca, e fper fludio repU ati piit voUe in tatie U vedute da ambe le parti del fogUo, 
cm unamaravigliofa Intelligtnxa t e hramra , ma fpecialmente la tefta del Ciu~ 
liano dH Medici della cappclla di S. t»ren\o, U 4. Jiatue , che pofano Jjppra di 
guelle ume fepolcrali,  un modello d ' un £rcole, eke uccide Cacco; e molte tfltre •
E  come che era di brevijpma fenno > gli difegnava la notte: i l  che ben f i  riconofat 
aneora dal lumeggiar rifiretta t e ardito^ehe vi f i rede. .

D i quefii fiudj del Tintoretto , ne fit cortefementt donata una porfione

In  vece 
fogno pond

tavia in guei tempo, era tal fuale f i  ritrovava alia fua morte: tanto che fiito net 
lueernone di cui f i  ftrviva per difegnart la notte, fiava aneora I’ olio mtdtfimo , 
iivemtto cone una paaia: t  de’ detti fiu ii in una caffa li apprejfo , eravene ua 
tmmero inertdibile > tnolti de' fuali ne vidde con fuo difpiaeere imporriti t  guafii pet 
tut fiiilicidto d* ac^ua eadutayi dal tttto, Uno de* detti fiudi della tcfla del Giu~ 
liana de' Medici ma veramente fiupendo lo tiene fotto i l eriftallo il Dottor Fran- 
eefco Viligiardi Medico pTegiatiffimo in Firetttf nella fua fieka  raccoUa d’ tecel- 
lenti pitture. Farii altri medefimi fiadii gli conferva Ignafio Hugford gia nomina.-. 
ta aitre nolle,  *
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Perchfe adirandofi con eflb lui j e dicendo, che aveva.'' 
ro  chiefto difegni, c non datogli a far i ’ opera j rifpo- 
fc loro, che quello il fuo modo di difegnare, che 
non fapeva far altrimenti, e che i difegni, e modelli 
dellljDpere aveyano a elTere a quel modo per non in- 
gannare neflljno:c finalmente, che fe non volevanopa* 
gargli r  opera J e Je fuc fatiche, che le donaya loro.
E  cosl dicendo, ancorch^ aveffc finite contrariet^l, fc*
Ce tantOj che 1 ’ o p era  b ancora nel m edefim o lu o g o .
In quefti tela adunque k dipinto in uncielo Dio Padre 
che fcende con molti angeli ad abbracciare San Koc U tela» 
co: e nel pid baflb fono molte figure, che fignificano, 
ovvero rapprefeiftano T altfe Scuole maggiori di Ve
nezia, cone. *Ja Carit4 , S. Giovanni Evangelifta, la 
Mifericordia, S. M arco, e San Teodoro , fatte tutte 
feconao la fua 'fialita manipra. Ma perciocchi troppo 
farebhe lunga opera raccontare tutte le pitture del Tin- 

•^orfetto, bafti avere quelle cole ragionato di lui, che 
i  veramentc valence uomo, c pittore eflere lodato. 
£ifendo ne’ medefimi tempi i^V cnexia un pittore , 
chiamato Bazzacco, (t) crcat(ydicafa Gritnani,il qua-, 
le era Hate in Rawa molti anni, gli fu per favore dato 
a dipignere il palco dell^ fala maggiore de’ Cai (2)de* 
dieci. Ma conofeendo collui non poter far dafe,aave- 
re bifogno d’ ajuto, prefe per compagni Paolo d y  Ve
rona ,*e Barilla Q ) compartendo fra l e , ^  lo-
tp nove quadri di pitture a olio, che apdavano in quel

E  e  ^  a  luo-

hl Nell’  ahre eH^ienl i t l  Vafarl p. Ugee Brtt\aceo, nut f i  i  comtta is 
3Ba\'{ac(o, eke eosi p  troya nomituuo dal Ridolp nella vita di Paolo calliari V̂ c- 
Toneji a c. *97. e lo thiama Monpgaore, ftrehe fu  prete. Nett f o , fe  p a  lo ptfo- 
the i l  Padre Orlanii appella Buraeo nelV Indiee del fuo Aleeedario pittorieo t 
na poi itell’  Aiecedarie non p treva men\ionato in aleun modo •

III C a i , voee Vene\iana per C a p e . ,
Ij'l Pure nelle prim e edi^ioni p  Uggeva B a t ifa  P a rin a to , ma i l  rtudep’'  

Tio R id o lp  quivi d ice, etie parte d i quefe pitture jurono allogate a l Z e lo tti,  che f t  
y e ro n e fe , e illuprc pittore ,  la  cui rita  fu^firitta  i t l  delta R id o lp  eella  part, 

ttrt. J43r
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luogo; cioc quattro pvati ne’ canti, quattro qoadri- 
blQunghi 5 e un ovato maggiore nd mezzo. E quefto con 
tre de’ quadri dato a Paolo Veronete, il quale vi fece 
un Giove, che fulmina, i, vizj,eij altre figure,prefe per 
I'e due degli altri ovati minori con un .quadro; e due 
ne idiede a Batifta. In uno t Nettuno, Dip del liiare, 
e negli altri, due figure per cialcuno, cjiinofiranti la gran- 
dczza, e ftato pacifico, eqilieto di Venezia* E ancora- 
ch  ̂ tutti e tre coftora fi. portaflbno bene ; megfio dt 

nado-Veronefe port6 PaoIo Veroncfc, onde merito, chedaque’
/ « / ) e r o ' S i g n o r i  gli fufle poi allogato P akto palco, chc e a_. 
gninell’ opera- canco a detta fala: dove, fece infieme con Batifta Zciot- 

* tij un Saq Marco in aria foftenuto da certi'angeli, C 
da balfo una Venera in mezzo alia Fed®, Speranza,, 
e Carita, la quale opera , ancorche foffe betia ,«n6n fu in 
bonta pari alia priraa. Fece poi Paolg ( i ) ^ onella Umik^,. m  - ^ 1 0 ^  jjj yjj

j ma^vigUa,  ̂ P ka Acctnnat9 in una mia Notat eke
il Vajari farli di Ba9 io Veromj^^ enmt d* un giovane di huonn efgetta\ioae, e 
fo i  numeri di tffe I* opere pitU/^gni, il  ctnaeolo di S, Giorgio Maggiofk ^  

,che f i  nanovera tra*primi quadri d S  Mondo » e eke fcee rimanert efiatico fine un̂  
Caracciy cd afferire » che non ifperava d i veier piii oltrein gentre di pittura. La 
medefima maraviglia nafee nel/entire y eke i l  VaJari^Pl^iea il Tintoretto capace 
d* effere uno de* maggiori pittoriy eke aveffe aruto mai Vene\iai t dopo narrn 
mohijji^c fuc pitture, che i l  dimofirano eki^mente f i  pendo non fo lo  a un pro* , 
fejforel come era i l  Va/ariy ma a ognuno y che foffe dilettante di quefie cofe  ̂
ferehejU Tintoretto era fen^o fallo uno de*priini pittori y che abbia avuto Vine* 
\ia • (^kfla manicra di efptimerji farebbe credere, eke i l Vafari non s* httendejfe 
nieute della pittura , il  che certamente non e vero , o che aveffe una fciooca , e 
fiiorca invidiat il eke f i  mofiray e J i  e mofirato falfoy che fe foffe co%i , Avrebb î 
tralafciato di numerare le opere piu e^ellenti yC nonV avrehhe al\aie fino al Cie* 
lo y come ha fatto. Me credo y che quefio enigma f i  fciolga jacilmentt cost« 
E g li deferiffe il cerattere di quefii due luminari magni della pittura , quqndo erano 
giovani , ed egli non aveva veduto per adto neffuna opera di mano lero ,̂ Dopo 
etlcuni anni v'de ^  opere, o ne prefe note nel girare per Italia , e quefie no* 
te furono da Ini incafirate ,  doue avea parUto di /oro, fen\a offervare , che notC 
tonnetttrano i tie pottyono comhinart con qutllo , eke aveva feritto prima di quefti •

dove 
fintoretto 
h mure

giudi^io
diet : Quefio paUa t f u r t  una di fS ‘ 1 ’ 
i l fu i f id t  di ctn/umar It t q f e , t ‘ rehe refiajf ?    
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in un Qvato grande d’ un, palco, un’ Affunzione di nc> 
ftra Donna con altre figuve,<he fu una Beta, belk j 
c ben’ intefa pktura.

E’ ftato fimilmentf a’ di noftri buon pittoreinquel* 
la Citca Andrea Schiavone; ( 1 }  dlco buona> P«ch& 
ha'ptn: fatto tal yolta per diigraz’a alcuna buon’ ppe« ]oreinVen!iU> 
ra , c p'erch  ̂ ha imitato fempre 5 come ha faputoiJme- 
glio, le mam'ere de’ buoni. Ma pcrchfe la maggior par
te delle fue cofe fono ftati quadri* che fon© per Ic ca
fe de’ gentiluomini, dir6 folo d’ alcune  ̂che fono pub- 

'V4 >liche . Nella Chiefa di Sebaftiano in Venezia alia 
 ̂ cappella di quelli da C i Pellegrini j ha fatto un S. Ja- 

 ̂ copo con (fue Pe]legrini: Nella Chiefa del Carmine, 
nel cielo d’ up’ coro, ha fatto un’ Aflunta con molti 
angeli, ewSarnJ. E nella medefima Chiefa alia cappeU 
la delia Prefentgzione^ha dipinto Crifto puttino, dalla 
Madre prefentaKrTirtemplo, con molti ritratti di na- 
turtle r ’ltia la migUore figura j che vi fia , d una don.

^n a che allatta un putto, ed ha addoflb un panno gial- 
lo la quale b fatta con una cert^firaticS, che s’ ufa 

di macchie, ow ero^ozze , fenza effer fi- 
A coftui fecc fare Giorgio Vafari 1’ anno

15453.

i  Venezia, 
nita punto

ieW art<^ Tutto veto ̂  ma c vtro Mltrtst qutl che dice i l  Vafari  ̂ che eonjKerafP  ̂
dola parte per parte vi f i  trova, da- ridire • La lede $ t  la piccola cntica, che 
da a qucfio Qiudi\io i l  Vafari, fa  vedcrty che non fujfifie quel che dice lo fiefio 
Caracei tu un« poflilla in fin e di quejia vit3̂  cd e lafcguentez Andrea Schiavone 

fu  cost fpiritofo , « ^a\iojo pittorc « « cost fpedito , < facile ,  eh* avan\b di gran 
lunga molti putori r  iorentini i e vero \ i quali i l  Vafari efalta fino a l cielo 1 per  ̂
che ayan{armmo lo Schiavone di gran lunfit,  come il Vinci, Andrea del Sarto» 
i l  Frate, il Puntormo &c* \ E* do  per eagione di certa fua ignoran\a , che non 
lo lafcia mai dtfeorrert bene fopra i l  vero • Quefio e falfo  • Se i l Vafari fojfe 

^igaorante, lo giudichi il lettore intelligente m
h i Andrea Schiavone nacque di povtri genitori, che da Sehenieo vennt  ̂

fO a Venecia* Le fue pitture fono fiimate anche da* profefforipiu accredititi • Mett» 
ire vijfc non ebbe fortuna, onde campo mefekinamente ̂  Vjjfe circa a 6o» anni ‘f -  
fendo venuto al Mando nel 1 J i i r  Ve< 
cart, xx^,

edi U fua yita prcjfo i l R iialf- jtrt, l ,  c    
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1540. in una gran tela a olio la Battaglia , che poca 
inpanzi era ftata fra Carlo V. e Barbaroffa; la quale 
opera, che fa delle migliori, che Andrea Schiavone 
facefle mai, e veramente bciliflima, 6 oggi in Fioren- 
za in cafa gli eredi del Magnifico Ottaviano dei^ c-  
did} al quale fu mandata a donate dal Vafarir

WTA
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D1 giovanfrancesco
U S T I c  I

SCULTORE ED  ARCHITETTO HOR.

E Cran cofa ad ogni modo, che tutti coloro, i qua
il furo^o deUa fcuola del giardino de’ Medici, e Ciudklo 

favoriti dcRMagnifico Lorenzo vecchio, furono tutti Mtdid 
eccellentiffin|\ la qual cofa d’ altronde non pu6 ef- 
fere rfvvenutJ®em )»»d^ inolto, anzi infinite giudi- 
zio di quel nobiliHirno Signore  ̂ veto Mecenate degli 

^jlflijrffuThrtuofi, il quale come  ̂fapeva conofeere gli 
ingegni e fpiriti clevati, cosi poyrva ancora, e la- 
geva riconofeergli, e prerniargj. Povtandofi dunque 
beniflimo Giovanfrancefco R u ^ i  cittadin Fiorentino .
j)el difegnare, e ^ .re  di terra mentre era giovinetto, 
fa da efio Magniheo Lorenzo, il quaie lo conobbe 
fpiritofo e di M lo , e bflon ingegno > meflb a rive ,“  ' j ap^ef-perch^ imparalTe , con Andrea del Verrocchio. 
lb at ^uaJe ftava fim/imente Lionardo da Vinci,^io- 
\ p e  raro, e dot. to d’ in/inife virtd. Perchi piacen- 
do al Ruftico la bella maniAa , e i modi di Lionar^ 1/ Hujllei imf 
do, e parendogli, che 1’ aria delle fue tefte, 
velll?e uPMP" figure fuflbno pld graziofe, e fiere, che 

>ruelle d’ altri, le quati avefle vedute giammai, fi ac- 
coftb a lui, imparato che ebbe a gettare di bronzo, 
ti ase di profpettiva , c lavorare di marmo, e do
pe,che Andrea fu andato a lavorare a Venezia. Stan- 
do adunque il Rullico con Lionardo ̂  e fervendolo con

ogni
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ogni amorevole fommeflionci gli ^ofe fanto amore 
ciVo Lionardo, conofcendo quel giovane di buono c 
fibcero animo, e liberalc? e diligente, e pazicntcneU 
le fatiche dell’ arte, chc non facea piiiqua,n4 piii 

di qucllo, che voleva Giovanfrancefco: il aua[^^per« 
ciocchcr, oltre all’ eflere di famiglia nubiit'i^aveva da 
vivere oneftamente, facea J’ arte piu per fuo diletto, 
e defiderio d’ pnorcj che ptr guadagnare. E  per dir-

e buono ingegno, riefcono, ecceJlentiflimi. Senza, che* 
il lavorare per vivere, come fanno#infiniti aggravad 
di poverty e di famiglia, ed iI fare now Â a capricci, 
€ quando a ci6 fono voiti gli animi volont^’,
rna per bifogno dalla e cofa non
da uomini, che abbiano per 'fine la gloria, e 1’ ono« 
r e , ma da opere, come fi dice, e da 'iDaiidWii^ 
perciocch^ 1’ opere buone non vengon fatte fcnza^ 
eflere prsma ftate ftngamente confiderate. E per qus* 
fto ufava di dire il ^ ft ic o  , nell’ eta fua piii matura, 
che fi deve prima penfare, poi far^gU fchizzi, c ap- 
preflb i difegni, e quelli fatti, Jafciargli flare iettima- 
ne^ e ratfi fenza vedergli,t poi, fcelti i tnigliori, 
in«tergli in opera; la qual cofa non pu6 fare qgnuno, 
nfe^Ioro J’ ufanof che Javorano per guad îgnb fola- 
mente. Diceya ancora, ’che I’ opere non ft deono cqsl 
nioftrare a ognuno, prinm che fieno finite, per poter 
mutarle quante volte, ed in quanci - modi altri vuole 
fenza rifpet'.o niuno, Impard uiovanfrand^WTSa^Cio* 
nardo molte co/e, ma paiticolarmente a fare cavalli-y 
de’ quali fi diletto tanto, die ne fece di terra , di ce* 
ra , e di tondo, e baflbriiievo in quante maniere pof- 
Ibno immaginarfi, Ed alcuni fe ne veggiono nel nottro 
libio tanto bene difegnati, che fanno fede della virti

e fa-
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e fapere di Giovanfrancerco, il quale fcppe anco ma*
neggiare i color!, e fees alcune pitture ragionevoli, d/coi!
ancorch^ Ja fua principale profeflione folTs la fcultura.
E  perch  ̂ abito un t ^ p o  neila via de’ Martellij fu 
amicifllmo di tutci gli uomini di quella famiglia, cfie

virtuofiffimi, e di vaiore, e 
particolarmente di Pjwo; al quale fece ( come a fuo 
piu intrinleco )  alcune figurette di tondo rilievo,e fra 
r  altre una noflra Donna col figMo in coUo a federe 
fopra certe nuvole piene di cherubini. Simile alia qua- 

ne dipinfe poi col tempo un’ altra in un gran qua- 
dro a olio , con una ghirlanda di cherubini, chc inter* 
no alia tefta le /a  diadema. Eflendo poi tomato iiu»

"dFiorenza lifeiniglia de’ Medici, il Ruftico ft fece co- 
rofeere arij^dinale Giovanni ( i)  per creatura di Lo« 
renzc» fuo pLAp . e fn ricevuto con molte carezze.
Ma perche i moerTTfeua 'TDorte non gli piacevano , ed 
êrjafl’n' Lwwtvari alia fua natura tutta fincera, e quieta, e 

,non plena d' invidia, ed ambizione, fi voiJe flar fera- 
pre da fe , e far vita quafi da fUSfcfo ,• godendofi una 
tranquilla pace, e ripofo. E qAando pure alcuna vol- 
ta voleva ricrearfi , o fi trovava con fuoi amici dell’ ar-‘ 
t e , o con aicuni^cittadini fuoi domeftici, non reftando 
per quefto di 1 avorare, »quando voglia gliene 
o gJien’ era porta occafione. Onde nella venuta 
no 15 15 . di Papa Leone a Fiorenza, a richiefta 
dtea del Sarto fuo amiciffinU)) fece alcune ftatue, che 
Jurono tenute belliflime; Idlquali perch^ piacqu^ro a 
Giulio Caidmale de’ Medici, (2) furono cagione, che 
> fwi'i, fopra il finiraento della fontana, che-^ Mercurlo h fl

>-neI cortile grande del paJazzo de’ Medici, il Mercurio coniU dc‘ Me-, 
di bronzo aJto circa un braccio, (3) che 6 nudo fopra 

Tern- V. F f  f  una
hi Cke fu  poi Leone X.
Ill (luefli ju  poi fatto Papa col none di Clemente V lh  
i j i  Q ^uefo, 0 unjimtligma Mercurio i  m l palotro de’  Me».

• diet.
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unt palla in atto di volarcj al quale mife fra le Tnani 
un inftrumentO} che h fatto dall’ acqua, che egli verfa 
in alto , girare. Imperocchfe effendo bucata una ganiba, 
paffa la canna per quella, e pA il torfo, onde giunta 
r  acqua alia bocca della figura , percuote in queilo 
ftrumento bilicato con quattro ii liiu' I ni I |lll■ll""'l HTT* a 
ufo di farfaJla, e Jo fa girare. ^uefla figura dicoj per 
cofa piccola, fu molto lodata. Non molro ciopo fece 
Giovanfrancefco peiflo medefirao Cardinale il modello 
per fare un David di bronzo fimile a quello di Dona
to, fatto al Magnifico Cofimo 'vecehio, come s’ 6 det^ 
t o , per metterlo nel primo, cortile, *onde era ftato le- 
vato quello; il quale modello piacqui^aflai ( ma per una 
certa lunghezza di Giovanfrancefco, norw ^  &ett6 raa* 
di bronzo, onde vi fu melfo 1’ Otfeo di^wraiodelBan- 
dinello, e il David di terra fatS ft^aL ^^iico , eheera 
cofa rariflima , and6 male, cne ^lugrandiifiino danno . 
Fece Giovanfrancefco in un gran tondo di tnWlgT^ie-- 
vo una Nunziata, con una profpettiva belliffima nella 
quale gli ajutcfRaffJello Bello p iftore,e Niocolo Sog- 
g i, che gcttata di brol^o riufci di si rara bellezza, che 
non fi poteva vedere pm bell’ opera di quella, la qua
le fu manddta al Re di Spagna. CondufiTe poi di mar- 
mo ^  in un altro tondo fimiltf, una noftra Donna col 
figh^lo  in collo, e San Giovanni Batifta fanciullecto, 
c h e ™  meffb nella primal fala del Magillrato dt̂  Con- 
frli deir arte di Por San A Maria. Per que/i’ opera ef
fendo venuto in molto cildito Giovanfrancefco, i Gofl- 
foli dell’ arte de’ mercatanti, avendo fatto ievare ccrte 

- figuracee di martno , che -erano fopra le 
tempio di S. Giovanni, gia flace fatte , come s t der*  ̂
to, nel 1-240. e aJlogate al Contucci Sanfovino quelle, 
che fi avevano in luogo delie vecchie a mettere frpra

la por-
’•diti alia T-inita di Monti fapra la fonU po^a ayanti alia loppd 
the %uarda il ^iardino ,

    
 



. V jt ji di G iovanfrancesco R ustIci . 41 r

la povta ) che h verfo la M fericordia; allogarono af 
Ruftico quelle, che fi avcvano a porre fcpra la posta 
che 6 volta vcrlb la Canonica di quel tempio, accioc- 
che faceffe tre figure 3i bronzo di braccia quattro i’ 
una  ̂ € quelle che vi erano vecchie, cioe un S,
Giovatu?n^i<*rpredi^re, e folTe in mezzo a un Fa- 
rifeo, e a un L e v ita ;ia  quale opera fu molto con for
me al gaflo di Giovanfrancefco , avendo a effere pofta 
in luogo si celebre , e di tanta importanza , e oltire ci6 
per la concorrcnza d’ Andrea Contucci. Meflbvi dun- 
ique fubitameme mano, e fatto un modelletto piccolo, Moiellidifld- 
il quale fupero con 1’ eccallenza dell’ opera, ebbe tut- tue 
te quelle cinfidenazioni; e diligenze, die una si fatta 
sepera rich i i^ v a : la quale finita, fu tenuta in tutte le 
parti la piuFl^ipofta, e megllo intefa . che per fimile 
fofle ffata , efifendo quelle figure e
d’ intera perfezlone , e fatte nell’ afpetto con grazia, e 
bjtf#fuia Tervibile . Sirailmente le braccia ignude, e Is 
gambe fono beniflimo intefe, e ap^iccat^ alle congiun- 
jure tanto bene, che non t  poflibile far piu. E per non 
dir nulla delle mani, e de’ piec^, che graziofe attitudi-. 
ji i , e che gravit^^eroica hanno quelle tefte? Non voile 
Giovanfraneefco , mentre conduceva di terra queft’ ope
ra , altri attorno che LiSnardo da V inci; il qualA^el 
fare le forme, armarle di ferri, e infomma ,
infino*che non furono gettatsAs datue, non 1’ aoban- 
dpno niaij onde credono alc/ni, ma pero non ne fan- 
no altto 5 che Lionardo vi l^vorafic dl fua mano , o 
alnienq̂  ajut^ffe Giovanfrancefco col configlio, e buon 

Quefte ftarue*, le quali fono le pifi per- 
rcttc, e meglio mtcfe, che fiano ftate mai fatte di ^
bronzo da maeftro moderno, furono gettate in trevol- 
te, e rinette nelia delta cafa , dove abitava ’ Giovan* 
francefco nella via de’ Martelli, e cosi gli ornamen- 
ti di marrao, che fono intorno al S. Giovanni con le

f  f  f  A due
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due colonnej cornici, ed infegna dell’ arte de’ tnerca* 
taeti • Olcre ai S. Giovanni, che 6 una fignra pronta, 
e vivace, vi b un zuccone graflbtto, che 6 belliflitno, 
il quale, polato il braccio deftro fopra un 6anco, con 
\in pezzo di fpalla nuda, e tenendo con la fmiftra rna« 
no una carta dinanzi agli occj^ 'liir*’ î̂ *̂«ff(5oS3^Ia 
gamba dgniftra alia dedra, e 4ta in atto confidera* 
tifliino, per rifpondete a San Giovanni, con due for
te di patini veftito, tmo fottile, che fcherza intorno 
alle parti ignudc della figura, ed un manto di fopra_» 
piu grolTo, condotto con un’ andar di pieghe, che 6/ 
molto facile, ed artifiziofo. .Simile a quefto e il Fari- 
feo , perciocch^, poftali la man deftr^ alia fcarba, con 
atto grave, fi lira alquanto a dietro, moftramdo ftupir»« 
fi ddle parole di Giovanni, ( i)  Mentre^pe^iTRufti- 
ci faceva qiieft’ opera, effendj)|ii^{gjiy£^« noja f  ave- 
le  a chiedere ogni di danar* ai dettf Gonfoli , o loro 
miniftri, che non erano fcmpre que’ 
le piu volte p^rlbne^ che poco ftimano virtu, e alcun* 
opera di pregio , vendfe ( per finire 1* opera ) un po- 
•dere di fuo patrimoni6\ che aveva poco fuor di Fio- 
renza a S. Marco vecchio. E non oftante tante fati- 
che, fpefe, e diligenze, ne fu male 3ai Confoli,ed%i 
fuojjtutadini rimunerato; perCiocchfe uno de’ Ridolfi, 
capc^di quell’ uffizio, per alcun fdegno particolare, ® 
perche forfc non i’ avev^ il Ruftico cosi onorato*, 
lafciatogli vedere a fuo cAnodo le figure, gli fu fetn- 
pre in ogni cofa contraricr. E quello, che a Giovan- 
francefco dovea rifultare in onore, facea i\ coutrario 

' e  riufciva ftorto, perocch^ tlove mcritava 
mato non folo come nobilc, e cittadino, ma anco coS 
me virtuofo, 1’ elfere eccellentiffuno artefice gli toglie- 
va apprelTo gl’ ignorant! c idioti di quello che per

no
il]  Sana minori del vero le lodl, che il Vdfari da a queftejia’i 

f u e ,  ondi « prohahiUJimo ,  ehe lionarda da r in d  gli dejfe dell’ ajuto i
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nobilti fe gli doveva. ^i) Avendofi dtinque a flirHai!' 
r  opera di Giovanfrancefco j ed avendo egli chiama- 
to per la parre fua Michelagnolo Bonarroti; il magi- 
firato a perfuafione del* Ridolfi, chiamd Baccio d’ Agno«
Jo  ̂ Di d ie dolendofi il Ruftico, e dicendo agli uomi-

udienza, che erapurco/a t^op- 
po ftrana, che un artVice kgnajuolo aveffe a iUma.’  
re le facidie d’ uno ftatuario, e quad che egli erano 
un monte di buoi, il Ridolfi rifpftndeva, che anzi ci6 

. era ben fatto, e che Giovanfrancefco era un fuper- 
‘‘ 4>accio, ed un arrogante. Ma quello, che fu peggio, 

quell’ opera , che non meritava raeno di due milafcu- 
d i , gli £u |limatj dal magiftrato 500, che anco non 

>gii furono (mai pagati interam^nte, roa folamente 400. 
per mezzoTW^iulio Cardinale de’ Medici. Veggen- 
do dunque CjS^anfVag^afco tanta maligniti, quafi* di- 
fperato li ritiro cSW'propi^fito di mai pill non volere 

^4j;^ppn?F*per magiftrati, n  ̂ dove aveffe a depende- 
re piu che da ilri cittadinoy o altr’ uomo folo. E ccsl 
ftandofi d a , fe e menando vita Alitarfe. nelie ftanze 
della Sapienza, accanto a‘ i fo ti de’ Servi, andava 
lavorando alcune cofe per nonaftare in ozio, e paflar 
tempo; confumaffdofi oltre cid la vita, e i danaridie- 
tro a cercare di congeIa*e il mercurio, in compagnia 
d’ un altro cerveiio cosi fatto. chiamato Raffaell(|)Ba- 
glioni% Dipinfe Giovanfrancel® in un quadro Jtmgo Si dUde 
tre braccta , ed a/to due, uiui conver/ione di S. Pao- ^JcAJmia,t a 
16 a plena di diverfe ftrte cavalU fotto i folda- 
ti di eVo Sairto., in varie, e belle attitudim, e fcorti;
L nfuiTR lafivAura, infieme can molte altre cofe di ma- - 
*0 del medefimo, e apprelfo gli eredi del gi^ detto 
Piero Martelli, a cui h  diede. In un quadretto di- 
pinfc una caccia p.ena di diverfi animali, che 6 mol*

to
111 yedi 1 Dlitlogki fopra k tre belle aHi, che efaminano latttf.

ûî o fatto at, JO.
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to bizzarra. e vaga plttura, k  quale hi oggi Lorenzo* 
Borghini, che la tien cara, come queili , che raolto ii 
diretta delle cofe delle noftre arti. Lavor6 di mezzo ri- 
lievo di terra, per le monache di S. Lucia in via di S. 
Gallo, un Crifto nelT orto, che appare a MariaMad- 
dalena,, il quale fu poi invetriat^i^l^^SiajjjPrtff^sWla 
Robbia,, e poflo a un alfare n ^ a  Chie/a delle dette 
fuore dentro a un ornamento di tnadgno. A Jacopo 
Salviati, il vecchio,«del quale fu amiciflimo, fece in 
un fuo palazzo fopra al pcnte alia Badia un tondo di 
niarmo belliffimo per la cappella, dentrovi una noftra 
Donna; e intorno al cortile mold tondi pieni di figu-'*̂  
re di terra cotta, con altri brnamentj bellJflimi, che 
furono la maggior parte, anzi quafi tutti, jpvinati da^  
foldati r  anno dell’ alfedio, e melfo pa-
lazzft dalla parte contraria a M,jdicuJ|^perche» ave- 
va Giovanfrancefco grande SlicziMe T  quefto luogo, 
fi partiva per andarvi alcuna voita di F:OilwWf'<<osi 
in lucco; e ufcito della Citta le lo m^teva in ifpaila^ 
e pian piano ,*fant3fticandc, fe n’ andava tutto folo 
inlin Ik sk • Ed una voita fra 1’ aJtre , eflendo pef 
■ queftagita, e facendo^i caldo, nalcofe il lucco ia^ 
una macchia fra certi pruni, e cond(?ttoli al palazzo, 
vi ftptte due giorni, prima else fe ne ricordalfe. fi- 
nall^nte mandando un fuo uomo a cercarlo, quanda 
videVcolui averlo trova^> difle: Il Mondo k tfoppo 

Carltativd'.'e buono: durera poco , Ika uomo Giovanfrancefco di 
gnera»co/?KiTfi. fomma bontk, ed amorwoliffimo de’ poveri ; p n d o  

non lafeiava mai partire da fe niuno fconjftlato ; 
„  anzi tenendo i danari in <un paniere, o ^wohlr u iT 
' fa i, che n’ avelTe,ne dava lecondo il porer f u o a \  

chiunque glienechiedeva. Perchb veggendo;o un pove- 
ro , che IpelTo andava a Jui per la Jimofina, andar 
fempi-e a quel paniere, difle penfando non effere udi- 
to : Oh D io» fe io avefli in camera quello, ,  che b

den-
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ifenfro a quel paniere , acconcerei pure i fatti miei * 
Giovanfrancefco, udendolo , poichfe 1’ ebbe alquaptfi 
guardato fifTo, di(Ts; Vien qu^: i’ vo’ contentarti . R 
cosi votarogli in un l^mbo della cappa il paniere diC- 
f e ; Va’ che iii benedetto . E poco 'appreflb mand6 a_» - 
TiTf I *Tl Ifni iiiiii'iT ' i^ii ifTiiiii 1 , il quale faceva tutti i 
fatti fuoi, per danarl^ il quale Niccold , che teneva 
conto di fue ricolte, de’ danari di monte j e vendeva 
le robe a’ tempi; aveva pet coftSme, fccondo che ef- 
fo Ruftico voleva, dargU ogni fcttimana tanti danari;  
i quali tenendo poi Giovanfrancefco nella cafletta del ■ 
calatnajo fenza- chiave , n̂p toglieva di mano in tnano 
chi voleva', per Jpendergh ne’ bifogni di cafa, fecon- 

> ^ 0  che occpy e v a . Ma tornando alle fue opere, fece 
Giovanfranc^o un belliffimo CrocififlTo di legno, gran
de quento ifO^yopgjUttJ^ndarlo in Francia; ma rima- 
fe a Niccolo miom mneme con altre cofedi baflir. lie- 

)*^he fon oggi appreflb di Jui, quando 
blegnd partirfi ai Fiorenza, parendogli, che la ftanza 

non facefle per lu i, e penfando di mutSre, infieme col 
^aefe, fortuna . AI Duca'Giuliano, dal quale fu fem-. 
pre  molto favorite , fece la tefta di lui in profile di 
mezzo rilievo, ^  la gettb di bronzo , che fu tenuta-* 
cofa fingolare; la quale »e oggi in cafa di M. Al’̂ n -  
dro di M. Ottaviano de’ M edki. A Ruberto di 5«ip- 
po Lippi pittore , il quale^  fuo difcepolo j 'diede 
Giovanfrancefco moke opereMi fua mano di -baflirilic- 
Vi, e|niodelii, e difegni : e fra i’ altre in piu quadii 
una L id a , un’ Europa, un Nettunno, ed un bellillimo 

un aitro quadretto di baflbrilievo, dove 
e un uomo nudo a-cavallo, che t  bellillimo; ii quale 
quadro b oggi neilo ferittojo di Don Silvano RazZi 
negli Angeii. Fece il medefirno una•belliliima femmi* 
na di bronzo dita due b.accia , finta per una Grazia^ 
Che fi piemeva una -poppa; ma quefta non fi fa dove

cupi-
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capitafle; in tnano, di cui fi trovi. De’ fiioi cava?« 
li.di terra con uominifopra, efotto, fimiii ai gla det- 
t i ,  ne fono molti per le cafe de’ cittadini j i quali fu* 
rono da lu i, che era cortefifTitno, e non come il piii 
di fimiii uomirii, avaro, e fcortefe < a diverfi fiipi ami» 
ci donati. E Dionigi da Diacce^ 
to, e dabbene, che tenne ancof egli, ficcome Niccolo 
Buoni, i conti dv Giovanfrancefco, e gli fu amico, 
cbbe da lui molti b’ ffirilievi. Non fu mai il piu pia- 
cevole 5 e capricciofo uomo di Giovanf ancefco, ne chi 
p'li fi dilettaflfe d’ animali . Si aveva fatto cosi dome? 
liico un illrice, che Rava. fgtto U tavoJa c.om’iincanc 
6 urtava akuna voita neile gamfie 19 modo, che ben 

^ j  j  r Ptefto altri le ritirava a fe . Aveva uni aanihL.. e 
au^lnjlrava- coivo, chc diccva infinite cofe si /chiaf^msnte, che 
ganti e domejii-■ paxeva una pcrfona . Attefe^iW<j,,^l]|C«rofe di inegro- 
tavagii, manzia, ( i)  e mediants queila , mtendo che fece di 

ftrane paure ai fuoi garzoni, e famiglj^ti, 
va fenza penfieri. ^vendo* nmurata una ftanza, quafi a 
ufo di vivajo* e in quelia tenendo molte ferpi, ovvê - 

. ro bifccj che non pot^vand ufcirej fi prendeva graa* 
diffimo piacere di flare a Vedere, e^malfimarHcnte di 
ftatCj i pazzi giuochi, ch’ elle facevano, e la fierezza 

compagnialq ’̂ . Si ragunava neile fue 41anze della Sapienza una 
f̂uafrieata’  di galantuominl, chc fi chiamavano la Compa-

* /  * gnia'deJ Pa;uoJo, e non^ote/ano effete piu che dodi-
c i : e quefti crano efib giovanfrancefco , ylndrea del 
Saxto 5 Spillo pittoxe , Domenico Puligo,  (2) il iRobet- 
ta (3) orafo, Ar ftotile da SangaJJoj frat^efcc^di Pel*

[i] Per negromantfn non inttnie qui il yafari U diaielica, mn 
i arte di fare trasforma^ioni ingegnofe, nel the, al tempo de' noftri 
fadri e flato celehre Filippo Acciajoli nobilijjimo geniiluomo, che in 
Fiorenqa, e in Roma ha fatto <pfe tanto predigiofe^ che parevano 
fopraanaturali, e miracolofe , o magiehe-

iz l y . la Vita del Puligo nel tomo v  d cart- zkS-
ijl fono alcune carte antithe intagliaie in rame giujlo J i  quefli

* tempi
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legrlno, Niccol6‘ Boni, Domenico Baccclli j che fona- 
v a , e cantava ottimamente j il Solofmeo ( i)  fcukorcj 
Lorenzo detto Guazzetto j c Ruberto di Filippo L'ppi 
pittorc, il quale era ^oro provveditore; ciafeuno de’ 

dodici a certe loro cenc, e palTatempi potevame* 
mre qu!ft.ti'»i {T n o n ^ ii. E I’ ordine delle cene era-, 
quefto ( il che raccoiw volentieri, perchi i  quad del 
tutto difmeffb I’ ufo di quefte Compagnie ) che ciafeu
no fi portafle alcuna cofa dacena ,Tattacon qualchc bel- 
la invenzione} la quale giunto al luogo prefentava alp- - . , ,
Signore, che fenipre. era un di loro, il quale la di etna,
a chi pi6 gU piaceva, fcaipbiando la cena d̂  uno con 
quella dele altro* Quando eranoi*poi a tavola , prefen- 

altro, ciafeuno aveva d’ ogni cofa . E chi 
fi full'e rirconHiBto nell’ invenzione della ma. cena con un 
altro ,* c fatto uaa coija.«afcdefima , era condennato. Una 
iera dunque, chc Giovanfrancefco diede da cena a quella 
/ua^oni^gnia ^ l  Pajuolo, oĵ înb che fervifle per tavola 
un gtandiihmo pajuolo fatto d’ un ynojdentro al quale 
jlayano tutti, e parea, che foffino nell’ 5cqua della cal- 
daja : di mezzo alia quald̂  venivano le vivande intorno,. 
intorno, e il manjeo del pajuolo, che era alia volta, faceva 
belliflima lumiera nel mezzo, onde fi vedevano tatti 
in vifo guardando intofno. Quando furono adiinaue 
pofti a tavola dentro al pajudo beniffimo accom^a- 
to, wfei del mezzo un albemf con molti rami,' che 
mettevano innanzi la cena, le vivande, a due 
per pfetto. E  ci6 fatto, tovnando a baffo, dove cra- 
no pe^foncvche Ibnavano, di U a poco riforgeva di 
Ispra; e * ^ g e v a  le fecon^ vivande,

Tern. F. G g g
dopo ie ter- 

ze;
tempi una manierafetea, e dura, ma iagegno/a. In eni « inta-i[ 
gliato quejlo name di Robetta , e parecchi ne fono nell' immenfa Rtc- 
calta d i ftampe della libreria deW Eminentiffimo Sig- cardinal Corfini  ̂
fautort di ^efte arti.

hi Del sol^meo ha parlato il Vafari ntl tom- a carl. 
t in jquefi* * F. 4- 09,
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zcj e cosl di mano in mano; mentre attorno erano 
fetventi’j che mefcevano preziofiflimi v in i; la quale 
invenzione del pajulo, che ccn tele, e pittura era 
accomodato beniflimo, fu molto lodata da quelli uo- 
■ rnini della Ccinpagnia. In ouefta tn|-jiata il nrefetit^ 
del Ruftico fu una caldaja fattaZmpSTTrecrtfTQentro 
alia quale UJifle tuffa.v3 ii padre per farlo ringiova- 
nire; le quaVi due figure erano capponi le fli, che ave- 
vano forma di uomini, si bene erano afcconci le mem
bra, e il tutto con diverfe cofe tutte buone a mangia‘ 
re. Andrea del Sarto prefentO un fempio a otto facce, 
fimile a quello di S. Giovanpi, ma pofto fqpra colon- 
ne. II pavimento era 1m grandiffimo piatto di gelat'ma 
con fpartimenti di varj colori di mofaico 
che paievano di porfido, erano grandi ,yPgt^ffi{alnc- 
ciotti; Ic bafe, e i capitelli erj ow parmi^iano:
i cornicioni di, pafte di zuccheri, e la tribuna era di 
quart! di marzapane. Nel mezzo era p^ilo un^eggic>da- 
coro fatto di viteila ffedda con un libro di lafagne,che 
aveva le letter*, e Je note cja cantare, di granelia dî  
.pepe; e quelli che catyavano al leggio, erano tordi 
cotti col becco aperto,e ritti con cej;te camtciaoie a 
ufd di cotte, fatte di tete di porco fottile; e dietro a 
quc|fti per contrabbaflb erano flue pippioni gtofli, con 
fei ortolani, che facevat^ il fovrano. SpiJlo prefent6 
per Ja'fua cena un magnUgo, il quale avea fatto rf una 
grande oca , o altro uccelia fimile, con cutti gli ftru- 
menti da potere racconciare, bifognando il paAolo .* 
Domenico Puligo d’ una porchetta cotta fecg u n jfante 
Con la rocca da filare allato^ la qaale guarcDda unaco-'- 
vata di pulcini, e aveva a fervire per rigovernare il 
pajuolo . Il Roberta per confervare il pajuolo fece d* 
una tefta di vltella con acconcime d’ altri untami, un* 
incudinc, chs fu molto belia, e buona; come anche 
furono gli altri prefenti, per non dire di tutti a uno a

uno
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lino di quella cena, e di molte altre , che ne feciono.
La Compagnia poi della Gazzuola, ( i)  che fu fimile a Strant Invert-: 
Gueftaj e della quale fu Giovanfrancefco, ebbe princi*n V /<J«e an c9n-‘pio in quefto modo. Ellendo r  anno 1512 . una lera H gregati.
cena neir otto, che aveva nel Campaccio Feod’ Agno- 

1 jbnjLtgwy di piiFerij e perfona molto piace- 
voTe, e f fo T ^ , Ser "i^ftiano Sagginafi, Ser Raifaeila 
del Beccajo, Ser Cecchino de’ prqfucni, Girolamo dtl 
Giocondo, e il Baja, venne vedu*o v mentre che fi man- 
giavano le ricotte, al Baja in un canto dell’ oito ap- 
prelfo alia tavola, un monticello di calcina, dentroVi 
la cazzuola , fecondo che il giorno innanzi 1’ aveva quir 
vi lafciata^lin muratore . Perch^pre/a con quella niello- 

^  , ovvero cazzSola alquanto di quella calcina, lacac-.
CIO ?fllW,iii^occ3a Feoj che da un altro afpettava a_. 
bocca aperta^  gran boccone di ricotca. Il che veden- 
do Ja brigata ^corfifnci^ a gridare; cazzuola, cazzuo
la ^  Gr#a^qfi dunque perqueilo accidente la detta Com
pagnia, fu ordTlteto, che ip tutti gli uoniini di quella 
fbfl'ero ventiquattro, dodici di qu^li , ^he andavano ,
-come in que’ tempi fi didSva, per la maggiore, (2) e 
dodici per la minore, e che R infegna di quella fofle 
una cazzuola, aHa quale aggiunfero poi quelle bottici- 
ne. nere, che hanno il capo grolb, e la coda, lequali 
fi chiamano in Tofcana cazzuole. 11 loro avvocato^era 
S. Aijdrea, il giorno della cujf fella, celebravano folen-̂  
nemente facendo una c e n z ,A  convito fecondo i loro 
capitcll, bellilfimo. I primi Si quella Compagniache 
andavlbo per la maggiore furono. Jacopo B o tteg z i y gregati della 
FranccKO J 2»uceUai, Dornenicq, fuo fratello, Gio. Bati--caiiuQ la, 
lla Ginori, Girolamo del Giocondo,.Giovanni Miniati,.
Niccold del Baibigia., Mezzabotte luo ftatello , .Gofimo^

. G g g 2 da
III Della Compagnia della can u ola , vedi quel che [e ne dice 

nel tom. 2. a c- 66-
I2I Andar per la maggiore t Vedi le note al ^Aalmantile eanb %  

pan. 3.
    

 



4 2 0  P A R T f c Q . U I N T A

da Panzano, Matteo fuo fratelio, Marco Jacop i, Pie* 
laccino Bartoli; e per la minore, Ser Baftiano Saggi- 
notti, Set Raffaello del Beccajo , Ser Cecchino de’ 
profumi, Giuliaoo Bugiardini plttore, Francefco Gra- 
nacei pittore, Giovanfranccfco Ruftici, Feo gobbo, i lv  
Talina jfonatore fuo compagnoj PiernSo 
vanni trombone, e il Baja bombardiere. Gli aderenti 
furono Bernardino di Giordano , il Talano, il Cajano, 
maeftro Giacomo def Bientina, e Meffer Gio. Batifta 
di Criftofano ottonajo, araldl ambidue della Signoria, 
Buon Pocci, e Domenico Barlacchi. ( i)  E non paffa- 
rono molti anni ( tanto and^ crcfcendo in>>pome ) fa* 
cendo fcfte, e buontempi, die furono fetti dr dfa Com* 
pagnia della Cazzuola il Signor Giuliano* d e^ M ed cj^  
Ottangolo Benvenuti , Giovanni Canigi^Jt, ffiovanni 
Serriftori, Giovanni Gaddi , Jiavanni JBandini, -Luigi 
Martelii, Paolo da Romena, e Filippo Pandolfini gob
bo* _ E  con gucfti in una mcdefmia m ^ o , '^wne C e
rent! , Andrea del Sarto dipintore, Bafcolommeo trom* 
bone muftco, SPer Beinardo^ilanelli, Pietro cimatore, 
il Gemma mcrdajo , ed ultimamcnte maeftro Mancnte" 
da S. Giovanni medico /  Le fefte, che coftoro feciono 
in diverfi tempi, furono infinite, ma*ne dir6 fo b  al- 
cuM potbe per chi not! fa 1* ufo di quefte Compagnie, 
che'oggi fono , come fi»b detto , quali del tutto di- 

Seeutla fmefle. La prima Cazzo^Ja fa da S. Maria Nuova_«
Ejpra Cjti che faroao gettate di 

bronzo le portc di S. Giovanni: quivi dtco avcido il 
Signore della Compagnia comandato, che ognu«o do- 
vefle trovarfi veftito in che abito gli piacev5t*on^uefto 
chefefi fcontraffero neila maniera del veftire, ed avef^ 
fero naa medefima foggia, foftero condennati i corn-

par-

111 i l  B^rlacchia tra tanta piactyale, che It fu t  factzie futcM  
i(0CC9Ut, e date alls flampe,

Ul Tom, %, a c. 66,
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parfero all’ ora deputata Ic piu belle, c piu bizzan® 
ftravaganze d’ abiti, che fi poflano immaginare. Ve- 
nuta poi 1’ ora di cena, furon pofti a tavola fecondoi 
le qualira de’ vefUmeifti: chi aveva abiti da Princip* 

jT^primi luoghi, i ricchi, e gentiluomini apprcffb* 
* \ J^ f t i t i  da, p<y^ri negli ultimi, e piu baffi gradi. 
Ma fe dopo cena ft fecero del/e fede, e de’ giuochi, 
meglio h hfciare, che altri fe lo penfi, che dime al- 
cuna cofa. A un altro pafto, chc*fu otdinato dal det* 
to Bagiardino, e G iovanfrancefco Ruftici, compar- 
fero gli uomini della Compagnia, ficcorae aveva il 
Signore or(^j*ato, tutti in.abito di murStori, e mano« 
vali, cioe quelli, che andavano per la maggiore, con 

^i^cazzuok, tfhe tagliaflej ed il martcUo a cintola: 
e qoegn ,  chCMper la minore, veftiti da manovali, difl 
vaflbjo, e mai^velle da^ar lieva, e la cazzuola fola 
a cintola. Ed arrivati tutti nclla prima ftanza j aven- 
dojoro nt©ftra^> il Signore la pianta d* uno edifizio, 
che fi aveva d^murare per la Cjmpaeaia, e d’ in- 
torno a quello meflb a tay i^  i maeftn, i manovali 
■tomindarono a portare le rn ^ rie  pet fare il fonda-, 
m ento, ciofc valToi picni di laiigna cottc , per calci* 
Jia, e ricotte ac^once col zuccnero, rena fatta di ca- 
c io , fpczie, e pepe mefttolati; k  per ghiaja confatti 
groffi e fpicchi di berlingozzi / 1 quadrucci, e nfez- 
2ane,*e pianelle, che erano /oitate ne’ corbcllij e 
can le bareJle, erano'pane,/e ftiacciate. Venuto poi 
ifn inAafamento, perehfe non pareva dagU fcarpelUni 
ftato ^ s i ben condotto, e lavorato fu giudicato, che 
folTe ben fatto fpezzarlo, e romperlo, pekhfc datovi 
dentro, e trovatolo tutto conlpofto di torte , fegateU 
l i , e altre cofc fimili, fe le goderono, elfendo lor© 
pofte innanzi da i manovali. Dopo venuti i mcdefi* 
mi in carnpo con una grari colonna fafciata di trippe 
di vltella cotte  ̂ e quella disfatca, e dato il lelib di    
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vitella, e cappon’i , e altro di che era eornpofta, fi 
niangiavano la bafa di cacio Parmigiano, e ii capitel- 
1» aCconcio maravigliofamente con intagli di capponi 
arrofto, fette di vitella , e co» la cimafa di lingue . 
Ma perch^ fto io a contare tutti i particolari ? Dopoy 
la colonna fu portato fopra un carro-«n pezzo d^a96jjr 
to artiHziofo architrave con f r ^ io , e cornicione 
mile maniera canto bene j e di tante diverCe vivandc 
compofto, che troppo lunga ftorla farebbe voler dime 
P intero. Bafta che qaando fu terr>po di fvegliare ve- 
ncndo una pioggia finta, dopo molti tuoni, tutti lafcia- 
rono il lavoro^ e fi fiiggirono j e ando ci^uno a cafa 
fua. V.n altra volta eSendo'nella medefim^X^orrrpagnia 
Signore Matteo da Panzano, il convifo fu ordinato ii^  
^ e fta  maniera . Cerere cercandp Proferplna Au 

tena^nt^lca%_  ̂ la quale avca rapita PlutonCj entrata dove .crano 
id infernale. yagunati gU uomini della Ca^Suola dinanzi al loro Si* 

gnore, gli preg6, che voleflitjo accovnMgnaiila all’ Jn» 
lerno; alia quale domanda, dopo inolte difpute “efli 
acconfentendof le jfltidarono dietro . E  cosi entrati in 
una ftanza alquanto ofcwi^'videro in cambio di unA 

•porta, una grandiilimaiiocca di ferpente, la cui tefta 
teneva tutta la, facciata^ alia quale pc«ta d’ intorno ac* 
cc^ndpfi tutti 5 mentr* Cerbyo abba)ava jdimanddCe- 
re i^ , fe la ejitro folTe psrduta figliuola,ed effendo- 
le rilpollo di si . ella io^ iunfe, che defiderava î ria- 
veria . Ma aveado rifpoW^ Placone, con voler render- 
la , ed itvv.itatala,cqn tutta fe Corapagniaallenoz|c,che 
s ' apparecchiavano; fu accettato P invito. Perclp en
trati tutti per quella boeqa picna di denti,\:he Tffendo 
gangherata, s’ apriva a ciafcqna coppia. d’ uomini, 
che entrava e poi fi chiudava, fi trovarono in ultimo 
in una gran ftanza di forma tonda: la quale non av«va 
altro, che un affai piccolo lumicino nel mezzo, il qua
le si poco ri/piendeva, che a fatica fiicorgevano. ^ i -

■ • VI    
 



Vita di GiovantraScesc® Rusficr. 42j -
vi cffendo da un bruttiffimo diavolo, che era nel mez
zo con un forcone, meffi a fcdere, dove erano le ta\w- 
le apparecchiate di ner^, comatido Plutone, che per 1’ 
onore di quelle fue nozze, ceffaflero, per infino ache ^ ,

^iQjoMvano j le jjene dell’ ipferrto j c cosi fu, fatto. E JoMe'deU^i^ 
jSwiffe erano in queIJa Eanza tutte dipinte le bolgie jerno, 
del regno de’ dannati, t  le loro  pene, e tormenti; da
te fuoco a uno ftoppino, in iin bjleno fu accefa a da- 
feuna bolgia un lum e, che moftrava nella fua pittuva 
in che modo, e con quali pene foflero quelli 3 che era
no in elfay tormentati. Le vivande di qnella infernal 
cena furono-futti aniniali *fchifi, e bruttidimi in ap-Sotto  fcar^e di 
parenza, ma per4  dentro 3 fotto la forrha delpafticcio, mopi .e  vde- 
^^ttaatU^sbffmineVole 3 erano cibi delicatiflimi, e d i  ̂
piu forte .• La"icorza dicO) e il di fuori m ohrzvA  ,c h ^ ^ u tic i t i^ " °  
foffero ferpentjjbifce ,rawiarri,taranto!e, botte, ranoc- 
chi 3 fcorpioni 3 pipdfrellij ed altri fimili animali 3 e il 
di dentro era esi^pofiziljne d’ otdme vivande; e qu_e« 
fte furono pofte in tatola con una#pali^3 e dinanzi "a- 
5iafcuno3 e con ordine' dal diavolo, che era nel mez  ̂
z o , un compagno' del quale rn^ceva con un corno di • 
vetro, ma di fuqfi brutto, e fp\cevo!e, preziofi Vini 3 
in coreggiuoli da fondere , invAnati, che ferviva^  
per bicederi. Finite quef?fe vivande, che furoao
quafi un antipatto, furono mel* per frutte, fingendo, 
che la*cena (  a fa d e s  non cominciata )  folte fiaita in 
ĉ mVrcLdi frutte, e confeziorfi, ofla di movti.giu giu 
per tuAa la. tavola ; le quail frutte , e reliquit erano di 
zucehe\). Clb facto, conlandando Plutone, che diife 
voler andare a ripofarfi con *Proferpina fua, che le pe* 
ne tornalfero a tormentare i dannati , furono da certi 
venti in un attimo fpenti tutti i gia detti lumi , e udi- 
ti infiniti roraori, grida, e voci orribiii , e fpav^ntefe; 
e fu vedtjta nel mezzo di quelle tenebre, con un lumi- 
cino, P immagine del Baja bombardiere, che era uno

de’
    

 



424 P a r t e * Q̂ » i w r a
de’ circoftanti, come s’ 6 detto, condannato da Pluto* 
ne all’ inferno per avere nelle fue girandole , c macchi* 
ne di fuoco avuto fempre per foggetto, e invenzione i 
fette peccati m ortaIi,e cole d*inferno. Mencre che a 
vedere ci6 , c a udirc diverfe lamentejoU voci 
deva, fu levato via il dolorofo, e funcfto apparaSsw^ 
venendo i lumi, vcduto in cambio di quello, an appa- 
recchio reale j e ricchiffitnoj e conorrevofi (erventiche 
portarono U rimaneffte della cena f che fu magnifica e 
onorata. Al fine della quale venendo una nave piena di 
varie confezionij i padroni di quellaj^moftrando di le* 
var mercanzie, conduflero 4 poco a pc's© gU uomini 
della Compagnia nelle ftanze di. fopra, dove eflendo 
una fcena, eapparato ricchiflimoj fu reckatiJiflajBiB*^ 
media intitolata Filogenia, che fu aiolco lodaea, equel- 

*ia finita all’ alba ognuno fi to«»5 Uetiffimo a cafa. In 
capo a due anni, toccando, dopo molte fcfte, e com- 
niedie, al xnedefimo a eflere un’ altra^olCa Signore > 

Tcglia,e eena> psr taflarc alcuni dglla Compagnia, che troppo aveva- 
• no fpefo in cette fefte, e^onviti ( per elTerfi mangia;

. t i ) come fi dice, vivi Vrece ordinare il convito fiio in 
quefta maniera. AU* Am , dove erano, foliti ragunarfi> 
furono primieramente /fuori della porta nella ifecciata, 
d^ince alcune figure lU quelfe che ordinariamente fi 
fanno nelle facciatC) e\e* portici degli fpedali , cioilo 
Ipedalingo, che in atfi tufti pieni di carita, invita*} e ri- 
ceve i poveri, e peregrin/; Ja gua/e pitrura fccmertafi 
la fera della fefia al tardi, cominciarono a coivparire 
gli uomini della Compagnia; i guali buffando ,ipoich& 
all’ entrare erano dalh IpedMango ftati ricevuti, pervc- 
nivano a una gran fianza acconcia a ufo dilpedalecon 
le fue letta dagli lati, e altre cofe fimiglianti; nel mez
zo della quale d’ intqrno a un gran fuoco erano veftiti 
a ulb di paJtonicri, furfanti j e povcracci, il Biencina, 
Batifta dcii’ Ottonajo, il Barlacchi, il Baja, e altricosi

fatti
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fattl uomini piacevoli, i quail fingendo di non eflerve- 
duti da coloro, che di mano in mano entravano, c fa- 
cevano cerchio , c difcprrendo-fopra gli uomini deiia-.
Compagnia , e fopra loro fteffi 5 dicevano le piu ladre 

Mondo«di coloro, che avevano gettato via il 
e fpefo in cene, e in fefte troppo piu, che non 

conviene; il quale difcorCo finito, poiche fi vidcro eflec 
giunti tutti quelli, che vi avevanp a effere, venne S. 
i^ndrea loro avvocato, U quale, cavandogU dello fpe- 
dalc, gli conduffie in un’ akra ftanza magnificamente 
apparccchiata, dove meffi a tavola, cenarono allegra- 
tncnte , e dopo il Santo comandd loro piacevolmcnte, 
che per non lopttbbondare in fpefe fuperflue, e avere a si tiflnnfero U 

luiiiiLno*dag!i Ipedali, fi contentafTero d’ una fefta fpefe di quelle 
Tanno. principale, e folenne, e fi parti : ed vib- 
Didirono, racendo per ilpazio di molti anni, ogni anno/,-^^  ̂ comme~ 
una beUilfiaa^ena, e comraedia, onde recitarono mdie, 
diverfj tempi^aome fi difle nella vita d’ Ariftorile da_.
Sangalloj la Calandra di M. Bernardo Qardinale diBib- 
ibiena , i Suppofiti, e la CalFaria dell’ Avioko , e la Gli- 
z ia, e Mandragola del MachiWello, con altre moke.- 
Francefco, e Domenico Rucelmi nella fefla, che toc> 
c6 a far loro, quando furono Swnori, fecero una voli’a 
1’ Arpie di Fineo, e I’ a?tra dofo, una difputa di fflo> 
fofia fopra la Trinita,ovc fcc<fo moftrare da S. Andrea 
un ci^lo aperto con tutti i cori degli angeli, che fu 
«ofa Njerainente rarillTma,- e Giovanni Gaddi con I’ aju- 
to di Jacopo Sanfovino,d’ Andrea del Sarto, e diGio- 
vanfralcefco Ruftici, rapprefento un Tantalo ncll’ in
ferno , che diede maogiare* a eutti gli uomini deilu*
Compagnia, vefliti in abiti di diveifi D ii, con tutto 
il rimanente della favoia, e con molte capricciofe in- 
venzioni di giardini, paradifi, fuochi lavorati, e altre 
cofe , che troppo, raccootandole , farebbono Junga la 
noftta ftoria. Fu anche belliflima invenzione quella di 

Torn. K  M h h Luigi
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MartelU , quando elTendo Signor della Compa' 
gnia , le diede cena in cafa di Giuliano Scali ( i)  alia 
poTta a Pincij perciocch^ rapprefento Marte, per la 
crndelta tutco di fa ngue'imbrat»ato , in una ftanza ple
na di membra umane fanguinofe : in un’ altra ftanzai l A  AtCA i

1 re!e,
moft'6 Marte, e Venere nudi in un Ittto, e pot 
preflTo Vulcano, che avendogli coperti fotto la 
chiama tutti gii Dii a vedere I’ oltraggio fattogli da 
Marte, e dalla trift* moglie. Ma  ̂ tempo oggimai 
dopo quefta, che parrk forfe ad alcuno troppo lunga 
digredione", che non del tutto a me pare fuor di pro- 
pofito, per molte cagioni, data raccontata, che io tor- 
ni alia vita del Ruftico. Gibvanfrancefco adunque non 
molto fodisfaccndogli dopo la cacci *ta jde’ Medici 
anno 1528. il vivere di Fiorcnza, Jafdato d '^ ^ l ’rtfTa 
Cofa cura a Niccold Boni, con Lorenzo N aldini, (2) 
cognominato (:;) Guazzctto, Tuo giovane , fe n’ andd 

'̂ /ido in Fran- in Francia; dove effendo fatto conofcer^oW .e France- 
Giovambatifla della Palla, che*^allora la (i tro- 

v ^ n a n  vava, e da Frafncef2b di Pellegrino fuo amiciflimo, che 
v’ era andato poco innanzi; fu veduto, ben volentieri^ 
e  ordinatogli una pro^ifione di cinquecento fcudi 1’ 
anno da quel R e , a ^ i  fcce Giovaflfrancefco alcune 
cS^e, delle quali non I  ha pajfticolarmente notizia. Gii 
fu dato a fare u ltim a^nte un cavallo di bronzo due 
volte grande quanto il paiurale, fopra iJ quale dpveva 
cfler pofto effb R e . Laonde avendo meffb /nano all’ 
opera, dopo alcuni modelli, che moko crano lal 
piaciuti , and6 continuando di Javorare i\ raodello 

grande, e il cavo per gettarJo, in un gran palazzo
Hato-

l i l  La cafa t  palazzo degli Scali £ adejfo poffcduta, e abitata 
da' ^ignoti Conti dtlla Gherardefca. _

lal Del Naldini ha fa tto  men\iont il  Wafari tom. 4 . a c. i®i.
* in ^ueflo a c, 4 1 1 .

J 3 I 1/ Card- Lorem ô S tro ll fratello di Pietro Marejciallo, e di 
Leone priofe di Capoa, e Anunira^io di Francia.

    
 



Vita d i G iovanfr/wcesco kusxici. 4 2 7

ilitogH dato a godere dal R e. Ma checchi fe ne fufle 
cagione, il Re fi mori prim a, che T opera fofle fipi- 

, ta . Ma perche nel pi igcipio del Regno d’ Enrico furo- no levate le provvificni a moltij e riftrette le fpefe \delJayCorte , fi d ice) che Giovanfrancefco crovandoli 
v\3«m io, e non molto agiato, fi viveva, non avendo a ltro ) del frutto che traeva del fitro di quel gran palagioy e calatnento , che aveva^avuto a goderfi dal- la Jiberalita del Re Francefco. Ma la fortuna , non contenta di quanto aveva infino all’ ora quell’ uonio fopportato , gli diede, oltre all’ altrej un’ altra gran- diffima percoffa ; perchS avendo donato ii Re Enrico 

^quel palagio al Sgnor Piero Strozzi, fi farebbe cro- Sawenuto nel- vsi^iSiastanffanceTco a pefiimo terminer ma la \̂e~ layecMajad* ta di quef Signore j al quale increbbe molto della tor- Stroni. 
tuna del Ruftico, che fe gli diedc a conofcere, gli 
vcnne nel maggior bifogno a tempo; imperocch^il signor Pievo mafe^ndolo a una badia, o altro luogo, che fi fuffe, del fratello  ̂ ( i)  non foiam^nte fovvenne povcra vecchiezza di Giovanfrancefco , ma lo fece 
fervire, e governare , fecondo'che la fua inolta viitu meritavaj infino all’ ultimo delll vita, Mori Giovan- fi'ancefco d’ anni o ttanta, e le cofe rimafero per fif' 
maggior parte al detto STgnor rfero Strozzi. Non k - 
cero efiermi venuto a notizia^ che mentre Antonio Mini 2̂ ) difcepoJo del Bonarroti dimord in Francia, 
e.fu Giovanfrancefco trattenutOj e accarezzato in 

5 .vent\ero in raano di elfo Ruftici alcuni cattoni'j difegni j» c modelli di mano di Michelagnolo, de’ quail una parte ebbc Benvenuto Cellini Icultore, mentre ftette in Francia, il quale gli ha condotti a J-iorenza.Fu Giovanfrancefco, come fi i  detto non pure fenza pari nelle cofe di getto, ma, cofiumatiffimo, di fomma 
bon ti, e molto araatore de’ poveri, ■ ondc non i  ma

id h h 2  xavi-
Irl jDe/ Mini ha parlata il Vafari nel tom, 4. <3 c. 6^

    
 



428 P a r t e ,  Q^ u i n  t  a

raviglia Te fu con molta liberality fovvcnuto nel fuo 
tn^gior bifogno di danari, e d’ ogni altra cofa dal 
detto Signor Piero, per6 che e fopra ogni verity verif* 
fimo , che in mille dappj, eziafldio in quefta vita , fo- 
no riftorate le cofe, che al proffirao fi finno per D io. 
Difegnd iJ Ruflico bcniflimo, come, dltre al 
bro, fi pu6 vedere in quelJo de’ difegni del moltoTe- 
verendo Don Vincenzio Borghini. II fiopraddetto Lo- 

Gua{-etto fuo ic*2Zo Naldini, cognRminato Guazzetto, difcepolo del 
aUhvo opera Ruftico ha in Francia molte cofe lavorato ottimamen- 
i i  Francia, te di fcultura, ma non ho potuto fapere i particolari, 

come nfe anco tutte 1’ opere del fuo maeftro; il qua
le fi pub credere, che non ftefle tanti anni in Francia 
quafi oziofo, nt fempre intorno a quel, fuo cavallo 
Aveva il detto Lorenzo alcune cale faor delljrport^a 
Sangallo ne’ borghi, che furono per P afledio di Fio- 
renza rovinati, che gli furono infienie con 1 ’ altredal 
popolo gcttate per terra; la qual cofa^li^dolfe tan- 
toj che tornando e^Ii a rivedere la pfftna 1’ anno 1540. 
quando fu vidno a Fiorenza un quarto di raiglio, fi 
mife la capperuccia d’ una fua cappa in capo, c ft 
copri gli occhi per no« vedere disfatto quel borgo, e 
is  fua cafa, nelP enmre per la dettR porta; onde veg- 
gVndolo cost incamufmto le ^uardie della porta, e di- 
maadando, che cid v^effe dire, intefero da lah,P^’̂ ~ 
cb6 fi fofle cosi coperto, e fe ne rifero. Co/jui ef* 
fendo ftato pochi mefi in Fiorenza, fe ne tortib ioj, 
Francia, c vi mend la madre, dove ancora v i'^  > e h- 
vora.

Fifse del Qumto Tomo .    
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C A T A L O G O

D F  P R  P  F E S S O K I
• y

£ A  C U i V i r A  E* C O H T E H U T A

I N  Q U E S T O  Q U I N T O  T O M O .

^  <8> ^  ^  ^

..NIccol6^detto il Tribolo Scult. e Arch. Fior. i
2. Plerino Aa ^inci Scultore.

Bacipio Bandinelli Scultore Fiorentino.
4. Giuliano Bugtardini Pittore Fiorentino.
5. Criftofano Gherardi Pittore . 
e. Jacopw'da Puntormo Pittore Fiorentino.
•7. Simone MCKca Scultore, e Architetto,
8. Girolamo Genga Pittore, e /rchitttto.
9. Bartolommeo Genga Architetto.

10. Gio. Batifta da S. Marino^rchitetto .
X J »  Michele S f Michele Archletto Veronefe.
12 . Gio. Girolamo S. Michele Irchitetto Veronefe.A

4(5
59

120
129
»i(5i
204
2 17
22(5

./2<l
13. Domenico del Riccio Pit^re Veronefe. 257
1 4 .  ^Bernardino detto P India Pittore Veronefe. 258
15. Eliodoro Forbidni Pittore Veronefe. 259

'10 . bvovannantonio detto il Soddoraa Pittore 204
17. Baftiano detto Ariftotilc da S. Gallo Pittore c Ar- 

chitetto Fiorentino. .  279
j 8. Benvenuto Garofalo Pittore Ferrarefe. 301
J9. Girolamo da Carpi Pittore Ferrarefe . 311
20. Fra Girolamo Converib di S. Domenico Pitt. 320
2 1. Vincenzio Campo Pittore Cremonefe. 334
22. Properzia Bolognefe Scultrice. 335

i y
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23*
24.
2 5*
z6.
27.
28.
29.
30.
31-
3 2 -
33- 
34*

3<̂-
3 
3
39*
40.

AlcfTandro Moretto Pittore Brefciano. 559
♦ Girolamo Romanino Pittorc. 339
Giovangirolamo Pittorc Brefqjano . 340
Francefco Ricchino Pittore Brefciano. 341
Stefano Pittore Brefciano. , . ^ 4 1
Bramantino Pittore Milanefe,
Agoflino Bado Scultore Milane/b. 34<5
Cnftofano Gobbo ^rcbitetto Milanefe. 347
Angelo Ciciliano Scultore Milanefe. 348
Ridolfo Grillandaio Pittore Fiorentino. 351
Benedetto Grillandaio Pittore Fiorentino. 352
David Grillandaio Pittore .Fiorentino. 352
Domenico Grillandaio Pittore FiorctJtino. 352
Giovanni da Udine.  ̂ 3 ^
Batifta Franco Pittore Veneziano. 381
Bazzacco Pittore Veneziano . 403

,Andrea Schiavone pittore. _ 405
Gio. Francefco Riiftici Scult. e Archit.*rior. 407

    
 



I N D I C E*
P E L L E  COSE PIU’ NOTABILI

CHE SI COKTEKCOKO  

IN QUESTO QUINTO VOLUME.

A___ Bate Fa t̂tani di Mon»
Oli geto.

Abate Nero.
Abate Bufolini.
Acqua deli?p4 ktraja 

Caftello. ^
Adamo Centurioni.
'Adice Fiume.
Adone Doni pittorc. 
Adriano VI. *
Agnolo Cefis •
Agoftino Bufto.
Agol^no Veneziano. 6p 
Alberto Duro i8o i8r 
AleffaE Ato Neroni i8o 
Alelfandro Duca di Fiorenr 

za. 179*
Aleflandro Vittoria fculto- 

re. 248
Aleflandro Vitelli. 124 190 
Aleflandro Coriini. 15
Alfonfo Davalo. 190
Alfonfo Lombardi fculco-. 

le .  86

Alfonfo Barughetta. 
Amaltea. _ •
Amerigo Antinori. 
Ancifa Caftello. 
Andrea da Fielble.

62

100 
1(51 

4
Andrea Contucci. 4 <57 320 
Andrea Carnefecchi. 62
Andrsj del Sarto pittore.

3 02 1(^2 167 2®8 41(5 
Andrea del Minga pitto- 

e .
AMrea del Verrocchio. 
AnjBrea Dazzi. .166

drea di Cofimo pitto
rc . 14  i 6 j

Andrea Pafquali.
Andrea Sanfovino.
Andrea Schiavone.
Angiola de’ Rofli.
Angeli di Fiorenza . 
Antonio del Cerajolo. 
Antonio da s. Galio. 9 

209
Antonio da s. Gallo vec- 

chio. 83
An-

209
405
124
352
3(5o

13 1    
 



43 i
Antonio CoftabtH.

. Anfonio Francefco Albi- 
z i . 87

Antonio da Coreggio. 323 
Appavato per la venuta di 

Papa Paolo III. in Peru- 
gia. 14 1

Apparato per le nozze* del
la Duchefla d’ Urbino, 
227

Apparato per le nozze del 
Duca Colimo. 32

Apparato per il Battefimo 
di D. Francefco Princi
pe di Fiorenza. 34 

ApOfloli di roarmo di San
ta Maria del Fiore. 65

Ariftotile da San Gallo ."**" 
33 416 0 •

Arme di Leon X . fopra i 
‘-^ e r v i . 166

fopra la porta di P#n- 
\brmo. 167

A rno. \ o
Arte porta s. Maria. 410
Aflcdio di Fiorenza. 7 12 1  
Atlante. 14 1

B
B

Acco.
Baccio Pedoni. 
Baccio Bandinelii. 

xo6
Baccio d’ Agnolo.

49 
125 

4 31

Bacco in cafa LodovIcoCap- 
poni. <50

Backiacca plttore. 295
Badia di s. Fiore in Arez

zo. •  ‘ 208
Bagrada fiume. ' 1 3
Baidaflarre da Pefcis , 86 

9^
BaldalTarre Lancia da Ur

bino Ingegnere. 226
Bartolommeo Genga. 22<5 
Bartolommeo Barbazzl. 5 
Bartolonmteo Lombardino.

225 .
Bartolommeo Ammanna- 

ti fcultore. 107 227 
Bartolom me^i^alori. 124 
Bartolommeo Panciatichi. 

180
Baftiano Gualtieri Vefco-*- 

v o . 215
Baftiano perchfe fofle chia- 

^mato Ariftotile. 280 
Batifta da Verona pitfore.

Bxciita Ndldinl. 202 
Batifta del cinque. ♦  12
Batifta Z d o tt i. 404

, Batifta Franco Veneziano 
pittore. 32

Batifta della Bilia pittore. 
130

Batifta Cungi. 138
BenacoLago. 139    

 



Benedetto da Rovezzano 
3 68 6g zo6

Benedetto Varchi. 28 57 
Benvenuto dalla VolpajS. 8 
Benvenuto Celliqi. 105
Benvenuto Garofalo pitto* 

re 301
Bernardo Canigiani. 258 
Bernardino di Giordano.

Bernardino di Crifiofano da 
G io v i. 2oS(

Bernardino B m gio li. 246 
B.$jy;)ardino Serragli, 208 
Bernardo-Vettori. 162
Bernardo Puccini. • 2: 3̂ 
Bernardo detto I* India pit- 

rore.  ̂ 258
Bernardo Sojaro pittore. 

32(5
jBertoIdo Corfini. 12  
Bettino. ,  192
Biagio pittore. 314
Bizzerra Spagnuoli pUtor*.

144
Boccaccino Boccacci pit- 
. tox«k. 303
Boceno pittore rimeffo dal 

Bando. 146
Bolfena. 213*
Bongianni Capponi. 50 
Borgognone fiatcllo di Cri- 

ftotano Ghcrardi. 158 
Borgherino. 177
Bramantino. 343

Tom. K  I >

435
Bra man t e 2 < 5 8  
Brcnta Fiutne. i J 9
Bronzino. 32 l y j

Acco, 6%
Califto. 155
CatnaldoU. 134
Cammillo Mantovano. 220 
Cammil’o Trivifani. z6t 
Campanile del Duomo di 

Verond. 247
Candia Ifola. 13^
CapitanoGio, Turini. 130 
Cappa donata dal Duca Co* 

fimo al Doge^ i j 5 
Cappella dc’ Martelli in s.

Lor#nzo. 144
Cappella dblla fala del 

Papa. 17*,
Cappella nell’ orto di SStt 

^allo in Fiorenza • 
C^pella di s. Lorenzo id 

^Fiorenza.
Cappella del Sagramento di 

Loreto. 225
Cappella. in s. Bernardino 

di Verona. 24j
Cappella maggiore di San 

Giorgio di Verona. 254 
Cappella del comune in 

Siena. 275
Cappella ncl Caftcllo di 

Ferrara, goj
i  Cap

    
 



434.
CappeiLt nel palagio di 
. Fiorenza. 358

Ca^pclla del palagio d’
‘ Urbino. 390

Carro dell’ Aurora . 140
Carro del Sole. 140 
Carro della Notre. 140
Carlo Portelli. 364
Cirdinale Ridolfi. ^  86 
Cardinale diBibbicna. 6g 
Cardinale di Cortona. 
Cardinalc d’ Oria. 81 
Cardinale IppoJito dc’ Me

dici . 85
Cardinale Cibo. 86
Cardinale Giovanni Salvia- 

t i » 86
Carlo V. Imperatore a N a

poli . ^ 87
Carlo Neroni.* 189 
Carrara. o

Villa de’ Medici.
^ ^ 4  /

Cariti in Venezia. 403 
Carmine di Siena. ^ 2
Carmine in Fiorenza. 405 
Carota intagliatore di ie- 

gno. 167
Cartone di Michelagnolo 

per far la Sala del Con- 
% lio . <$2

Caia di Sforza AlmeniPe- 
?ngino j e fuc pitture. 146 

Cafa d* Aleflandro Nezoni. 
 ̂ iSo

Cafa del Borgherino. 176 
Cafa di Pellegrino da Fof- 

fombrone in Arezzo. zc6 
Cafa di Raffael Gualtieji 

Orvietano. 213
Cafa di Rilbcrto in Roma. 

z i6
Cafa di Paadolfo Petrucci. 

218
Gala di Florio Seta in Ve

rona. 257
Cafa di Pellegrino Ridolfi.
* 257 .
Cafa de’ M uzjarelli. 3 ^  
Caftorc. ,
Caftcllo villa di Fiorenza, 

e fua defcrizione . 17
Cavalier Buoadtlmonte fua 

cafa. •  296
Ccncio Guafconi ritratto . 

125
Cercre, e Apollo del Ban- 

dinello.* 68
Qfrbero. i ja
Certofa di Fiorenza. i»o 
Certofa di Pavia. * J i S  
Cbiappino legazjuolc^. 2 
Clemente VIL 9 7 1
Clemente figliuolo natura- 

. le del Bandinello. 107 
Cleopatra ignuda di Bac- 

c io . 63 6$
C itti di Caftcllo. 133  
Cittadella di Perugia. 142  
CoiDBiedia deUa Compa*.

gnia    
 



gnia de’ TeflItori in Fio* 
renza. 284

Compagnla di S. Zanobi.

Gompagnia de* .Battilanl .

Compagnia del Pujuolo • 
41(5

Compagnia della Cazauo- 
la . 418

Compagnia della Calza in 
Venezia.

Compagnia del* Gesii itt* 
•Xlortona. •  15^

Compagma della Cicilia a 
Fiefolc. 172

Compagnia di S. Bernardi
no in SienJ*. ,  272

Compagnia di $• Pier tjjar- 
 ̂ tire , ff di S. Baftiano in 

Modena. |ig
Compagnia di ^  Roceo in 

Venezia. 402
Contrafto del Bandincll<>, 

c del Benvenuto alia pre- 
fenza del Duca. io (5 

Copada palagio di Ferrara.
307

Corfu, e foa fortezza. 2<j2 
Coro di S. Maria del Fio-' 

re, e fuoi ornamenti. 98 
Coronazione di Clemente 

YIT.  ̂ 71
CortiJe de’ Servi. 172
Cortile de’ Medici. 406

1  i

4?5
CofimoRucellai il vecefaio. 

122
Ccfimo de* Medici. \6 
Cofmopoli C itt i . 19
Criftofano Cangi. 158 
Criftofano Fuccheri. .395
Criftofano Rinicri. l (5 31$ 

48 123
Criftofano CaftelU pitt. 325 
Criftofano Gobbo. 347
Criftofano pittorc Brcfcia- 

no. 341

D Anefe da Carrara Scb1« 
tore. 249

Daniel Barbaro. 2 ^  
Datteio Efveo, X35 
David del Bonarroti. 66
Depofizionc di Pier S o ^ - 

rin i. -^3
DiJina Intagliatrice di ftAi-' 

*e  Mantovana. 330 
DWegni per la fortificazio- 

ne di Malta. 230
Domenico Benci pitt. 137 
Domenico Buoninfegni. 74 
Domenico Conti. 33 

’ Domenico del Riccio pit- 
tore. 257

Domenico Grillandai. i2 t  
Domenico Lanero pitt. 302 
Domenico Beccafuini. 272 
Domenico Grimano. 365 

t 2 Do-
    

 



4^6

Domenico Puligo* 416  
Dpinenico Baccelli. 4 17  
Donatello. 68
Don Pietro di Toledo. 31 
Don Garzia dl Toledo. 53

Dolfo. 3^5
Drcva flume. n 9
Duca di Fiorenza. 12
Duo mo d’ Orvieto. 210 

2 17  34‘
Duomo di Mantova. 258 

263 328
Duomo di Siena . , 273
Duomo di Modena. 338 
Duomo di Cremona. 303 

33"̂
Duomo di Parma. 3x3 325" 
Duomo di M il^ o . % 347
Duomo di Reggio. 325 
•I^omo diFieiele. 348

' # •  E

E bc Dea della g iov^* 
t i .  1 5 j

Elba Ifola. _ _ 4*
EliodoroForbicini pitt. 259 
Emme fchiavo di M.

z a , *5^
Enea Savini. 276
Eolo Di® de* venti. 140
Epitaffio del Gherardi. 1 59 
EpitaflSo di Boccno. *59 
Epitaffio del Bandinello. 1x3

Ercole. 6z
Erode. 6g
Err^ri della Loggia di mer-  ̂

cato nuovo di Fior. jfS 
Europa 4 ngofcioli Pitto- 

relTa Cremonefe. 337

X ’ Ederigo BarbaroflTa. 261 
Federigo Zucchsto pit. 396 
Eermo Guifoni. 328
Feftajuoli «per la vcnuta di 

Carlo V. a*Fiorenza.^3 
Fefta per la venute di Leon 

X , in Fiorenza, 17 1
Fefta di S. Felice in piaz- 

za. ,  297
Filippo Strozzi. 87
Filippo del Migliore. 188^ 
Fontanableo di Francia. 7 
Fonte de’ j;*itti. ir i
Fontane del Tribolo. 22 
Pbrtezze de’ Veneziani. 2z8 
Fortezxa di Pefaro . 221
Fortezza di Venezia* 239 
Fraacefco Sommarin®. 227 
Francefco Mcnzochi. 224 
France/co da Forli. 220

• Francefco Lombardi. 220 
Francefco Petrarca. i6 i  
Francefco Granacci. 12 1
Francefco Guicciardini. 124 
Francefco Bachiacca, 33 
Francefco Grilcnz^m .

Fran-
    

 



Francefcodi Pellegrino. 4 id  
Francefco Guardi. 189 

.Fraiiccfco del Tadda . lo

Frarftefco da S .,G allo . 9
209

Francefco di Sandro. 
Francefco Baadini. 5 1
Francefco del Prato Orefi.

ce. 81
Francefco Mofehino. 215 
Francefco S. Marino. 227. 
Francefco Salviafc . 225
Fra BartolorRtneo di San 

Marcor 122
Fra Gio. Angelo.  ̂ 10 
Fra Marco oe’ Medici da 

Verona ,  247
Frate Antonio pittore di 
 ̂ Monte Oliveto. , 315
Fra Filippo Lippi. 61
Fra Girolamo du s. Dome* 

nico pittore. 331
Fra BaRiano del Piombo%

37^
Fraternitd di s. Maria di 
. Caftello in Udine . 377 
Fra Niccol6 della Magna. 

190
Francia Bigio . 282*

G Ahflb Ferrarefc Ar- 
chitetto. 320

4 3 7
Galeotto da Girone. 14?
Galeazzo Campo pittore 

Cremonefe. 333
Geremia fcultorc. 338 
Gherardo Gherardi. 133 
Giacob. 177
C h n B ellin o. ^ 16
Giardino del Cardinale di 

Ferrara in Roma. 3 1S
Giorgio Vafari. 208 214  
Giordano fiume. 35
Gioftra del Magnifico Giu- 

liano. 59
Gio. Bologna fcultore. 114  
Gio. Girolamo Brefeiano.

340
Gio. Girolamo s. Michele 

Architetto. 238
Gio. Batil^a RicafoU Vc- 

fcovo di*Piftoia . 31
Di Cortona. 90 

Gio. Francefco Rufticir'di 
407 ^

Gio. Maria Pichi frate pit- 
'to ic . 174

Gio. Batifta Strozzi. 33
Gio. Batifta Bagnacavallo.

144
Gio. Batifta della Palla • 7 

<5s 17 7
Gio. Batifta Bellucci. 231 
Gio. Batifta Figiovanni. 12  
Gio. Antonio Lappoli ri- 

tratto. 175
Ciovaoni daTurrinoColoR- 

* uel*
    

 



XI I
4
4

228

7 7
338
260
14 1

438
. nello. 145

Gip. Marla Benintendi. I'jS 
CiQ. Batiila Modanefe. 2̂4 
Gio. de' Medici. 31
Gio. Caidinalc de* Medi* 

ci. dd
Giovanni FanceJJi. 
Giovanni Gaddi.
Giovanni Bartolini. *
Gio. lacopo Leonard}.
Gio. da Udine.
Giovanni Corii.
Giovanni di Goro. 
Giovanni Pcdoni.
Giovanni Catoto.
Giovanni Cornaro. 
Giovanni Rofto Fiammingo 

Maeftro di panni d* Araz<̂  
20. ■  ̂ •  goo

Giovanni Turrini, j g o 
Gio. Andrea deir Anguilia-

393
Glbvaiina d* Auiiria Regt> 

na. j f ij
Gio. Pietro Arrivabene. 2ip 
Girolamo Mazzooli. 327 
Girolamo Icultore Ferra-' 

refe. 9 209 320
Girandola per la fefta di X.

Giovanni. 3^
Girolamo Muziano Breicia- 

no pittore. 340
Girolamo Grlmani. 250
Girolamo del Pacchia. 272 
Girolamo del Bnda* So

Girolamo San Michele Ar< 
chitetto.  ̂ 251

Giuliano di Baccio d* Aico* ^

Giuliano de’ Medici < *̂ 65 
Giuliano Salviaci. 24 
Ciulio Campo piccore Cre- 
. monefe . 338
GiuUo Cardinale de’ Mcdi« 

ci. 52 68
Ciudiaio d' una Gentiidon*
. na fopra P Eva del Baa* 

dinello* 104
Giunone* • 140
Glauco. •  139
Goto da Piftoja. 179 
Grottefche anciche ritrova* 

te a s. JPiefo in Vincola 
in Roma, 367

Guardaroba del Puca Co*
. fimo, 77
Guidobaldp r!trat;to«> 190

IJ Acone pittore. * 298 
Jacopo da Puntormo, * l6j 

164 167
lacopo Bottegai . 419

‘ lacopo Salviati. 179
lacopo Sanfovino. 3 62
laccpo Nardi 167
lacopo della Barba Fioren*

tino. " 79
lacopo. Tintoretto. 397

Ibero
    

 



Ibem fiutne.
Imperiale luogo del Duca 

d’ Urbino. 189
^"Tn^ccnti di Fiorcnza, i%8 

Inv^tore dcUo fliucco ne’ 
noftri tempi. jdS

Incoronazionc di CIcmeatc
vri. 7t

Incoronazionc di Carlo Y. 
Imperatorc in Bologna.

• 88 '

Jo figliuola d’ Inaco fiume..

lofeffo Salviali . 402
Jano. » 16-j
Ippolito Colla, 328
Ippolito Medici Card. 80 
Itidc. ‘,*40*55

Lodovico CanolTa. 249
Lorenzetto feultore. §7 
Lorenzo Borghini. 414 
Lorenzo Naldini fcakoie.

427
Lorenzo di Bicci pitf. 65 
Lorenzo MarignoJli. 5 1
Lorenzo d\ Credi. ,^560 
Lorenzo Guazzetco. 417 
Lorenzo Cofta. gaj 
Lorenzo MarifeoCCi. z jS  
Luca Martini. 57
Luca Signorelli pitt. 2 ip  
Lucrezia Salviati. 82 
Luigi Alauianni. 28 j  
Luigi Brugnoli . 249
Luigi Lippoinani Vefcov# 
■* di Verona. 247

X.»Aban. , 15a
Laocoontc. 70
Lattanzio pinore MarenW 

giano. 142
Lattaizio pittore Erefcia-
• 00 * 3 3̂
Lazzaretto in Verona. 249 
Leone X. a Bologna. <5o 
Lia. *52
Lionardo da Vinci. 50 102
*  ^LodovicoCapponi, 50 190 
Loggia del Gbigi in Roma. 

374

M
• m

.^Adonna de* Verttgli 
de’ Monad Camaldolen.
^ 2

Madonna di Loreto . 6j
'-log 111

Madonna di Cortona. 297* 
Madonna della Steccata in 

Parma. 1 1 6
* Maeilro David Ingegaerc 

Ducale. 4)
Maeftro Giuliano del Car

mine . 47
Margherita di Pier Francc- 

fco Borgherini. 7̂7
Mat-

    
 



44'̂
Marco U g g t o n i §4^ 
Marco da Ravenna. <5̂  
Mariano da Pefcia pitt, g(5o 
Mari otto Albertinelli pitt. 

12 1 i6z
Martino pittore. 38J 
Mattco Sanraicftele Aichi- 

te jjg . 238
Matteo di Lor«nzo Stroz- 

z i. 5
Matita donde venga. 6 1  
Micbelagnolo Buonarroti. 

10  214
Michele Sammichele. 141

2 11
Michele Tofini pitt. 3 a
Michel Agnolo di Viviano 

Orefice. 59’
Michel Agnolo Anfelpii ^a- 

nefe. •  326
Minerva in Rom a. 35/4 
Mi-ajio Lago. 139
Modanino fcultore. 324 
Modclli fatti a concorrea- 

za per il Nettuno di piaz* 
z a . Z14

Mode do del porto di Pc/a- 
ro . 2z8

Monache di s. Paolo di Mi* 
lano. 334

Monadero delle Murate in 
Fiorenza.  ̂ 361

Monaftcrio maggiorein Mi
lano. 350

Monaftero di Ripoli in 
Fiorenza, 3(5r

Monaftero di s. Girolamo 
iif Fiorenza. 3

Monfignor della Barba. < 4 1  
Monte OliVeto in Rimini. 

14 4
Monce Oliveto in Verona. 

246
Monte Murlo. i 5
Monte Oliveto in Chiufuri.
.
Monte M ^io di Roma. 
Moretto. • 339
Morte del Dues AJelTandro. 

*5
Morte del Tribolo. 42 
Morte d* Ariffttile. 2^5 
Morte di Jacone' pitt. 299 
Mofea Intagliatore. 9
Motto fopra Adarao , ed* 

Eva del^Bandinclio. 104 
Mognone .* 30

N.
N

Annl Unghero^ J  
Natalino pittore Venezia- 

no. 400
•Nereo. 139
Nettunno locato all’ Am- 

mannato per opera dP 
Giorgio Vafari. 139

Niccold Marchefelli. 144  
Nic-    

 



44*
Uiccolb. pcrchi fi chiamaiftf 

Tribolo^ 2
Niccola Urfino. idg 

“•■^iccold Fiaromifigo Mae- 
di panni d’ Arazzo. 

197
N  ccq'6 da Morcagufo. ip2  
'Niccolo piftore Medancfe.

322
Niccold Yerpucci., 185 
Niccold Boni pittorc . ^17 
Non moltecofc, ma poche, 

c ben proporziona.ee ncir 
Architetcura ^anno gra
tia,. 500

Nozze joel Duca Alefl'an- 
dro.  ̂ 14

Nozze dell» Regina <5io* 
vanna d’ Auftpia. 66

Kozze del Duca CoHmo .
-  287

Numa Pompljio. .168

O

Gniflanti di Fiorenza^

pnorio Bartolini titratto,.

Opi Dea- _  ̂ 154,
Orazio di Tizianopit. 398 
Ornamen£o della fala deli’ ■ 

Udienza del Duca £ofi- 
. too . • 95

' f

P  Alazzo de’ f  itti. 141 
Palazzo vdfl yefcoTo Rica- 

foli. 14 J
Palazzo del Poggio Impe

rials, :iZt
Palazzo de' Conti ,di Ca- 

aedfa in Verona . *^249 
Palazzo de’ Cornari. 25® 
Palazzo de’ Bartolini., |  
Palazzo de’ Soranzi. 25® 
Palazzo de’ Batdi in .Siena,. 

2 ( 5 8  _ ■ _
Patazzo in Vaticano . 26$ 
Palazzo d’ Agoftino Ghi- 

gii, z6f
Palazzo de’ Signori di Sie

na..  ̂ 27Z
Palazzg dtf Pandolfini in 

^ iaS . Gallo. 281 
.Palazzo del Patriarca Gri-‘ 

,mani.. . —
Palazzo delCornaro inRo- 
'  ma,. 388
paletnoncv 139
Paleo fdeJJa iibrersa Vfce- 
‘ na in Venezia . ,259403 
Palla Rucellii . 3 2§
Paolp Veronefe |>itt, 39S 
Paolo II. parnefe. ,2i<? 
Paolo •Fajriflata pitt.- 258 
Paolo Farinata, 262 
Pa0k»nc , Chiefa in Mila-

k k  Pa-
    

 



44'̂
Patriarca Gv4j-nam . 225 Pinzerlmonte Villa. 78 85
Pellegrino da Fotlbmbrone. Pippo del Fabbro fcult. 4

Pellegvini pltt.
•xo6

Pellegrino
Bolognefe. , 1517

Perfeo , e Medufa di Beii'
. venuto Cellini. 105
Perugia Citt^.' 152
PsCW^cU’ anno 1
Pezzt commefii nelie ftatue 

del Bandinello. ' . 
Pianta di Siena . 233
Piazza vecchia di S. Ma

ria Novella di Fiorcn- 
%a., $1

Piero Scultore Padre dlLio- 
nardo da Vinci . 41$ 167 

Piero RolTelli. 75
Pier Francefco da Viter

bo* 13*
Pietro Piolo Galeotti Ore-

213

331
152

.13?
icol-

Pirro Colonna.
Pifj C itra.
Pittori Mantovani.
Pittori di Cremona 
Pittori Milanefi.
Plutone.
P6 fiumc,
Pomona Dea dell’ agr 

tura. 153 179
Ponte nuovo in Verona. 245 ' 
Ponte fopra Mugnone alia 

porta a* s. G allo. go 
Pozzo d ’ Orvteto . 210
Prezzo dclle AntSt del Ban- 

dincllo. gS
Profpero Modjnefe fculto- 

re. .  325
Proteo. 139

* flee. 167
Pi^o_JW arteIii. 409
Pfetro Aretiqo. . ' J g S  
Pietro di Cofimo Pitt,
Pietro Aretino. 138
pier Francefco Borgheri- 

n i.
Pier Francefco Vetnacci. 

202
Pietro di Subiflb. 206 208 * 
Pier Antonio Genga. 229 
.Piero Geri. - 208
Pietro Paolo Menzochi* 226  
Piioto Oxedee ♦ 77  298

f t . "
Uercia fonte nclla vil

la di Caftelle a Fio- 
renza, 27

Quadri neJ Co; tiler^l Da
cia Cofimo nclle fife noe- 
ZC, ■> ' 287

.2 ^  Achel. IS*
Ralfaello. da Montelupo 

fcuit. 9  6 8  § i  209 2 i j  
Ra£-    

 



Raffaello dal Colle dal Sor
go S. Sepolcro pictore. 

142 220
T^ftadio da Urbino. 2(58 
Ralfcelio dellc V̂ ivole. 161  
Rapimento di Dina, 12:5 
Rapimenco di Proftfrpina,

* 15?
Reljgione, quando dev?_j 

effer rifpettuta. 271 
Re di Boeaiia a Verona.

22S .
Repubblica di Genova. 7^ 
Riccio de’ ^sficoli Icgn..; j - 

Jo . ^  ' I
Riccio Sancfe pltt. 277 
RidoJfo Grillandajo pitt. 
■ 282 ’

Rilpofta del VaTari a la- 
 ̂ cone pittore.' 298 

‘ Roberta Orafo. , ^16
Romanino. 339'
Rondinino da Ravenna. 224 
Ro0b pittore. 16^ 208, 
Rotta di Monte Murlo, 
Roviaie p ttore. ; 144
RubeVo Strozzi. 2 t 6  
Ruberto Uppi«•, 417
Ruberto Acua)uoIi. 178

S  Agreflia di s. Lorenzo, 
;.47  ,
Saeieftia ol san Giovanni

K k

443
Carbonaro In Napoli. 143 Sala della Cancdleria in_. Roma fatta in cento gior- 
ni. 143

Sala del Papa in Fiorenza,
Sala del Poggio a Cajano^

n a  —Sala del Dieci in Venezia,
4^3

Sala del gran Configlio in 
Venezia. _ 259

Sala grande di Brefcia. 342 
Sami Buglioni fcult. . 33. 
Saturno. 167
Sava fiumc. 139
S. Agata di Cremona. 334 
S. Agoftino diCefena. 220, 
S.̂  Ago^ino di Siena . 275 
S.'Agoflino 3i Cremona. 332 
S. Agoftino in Roma . 143. 
S. Anna, Inogo di Aipnte 
: Ql/?erc3F^ Cbiulun. z6R 

_^^rfndrea ditFerrara. 305 
Antonio di'-Ferrara. gofj 

S. Barbera del Caftel di* 
Mantova. 328

S. Baft'ano dl Siena, z jt ; 
S. Baflianodi Venezia. 400 
S. Benedetto di Mantoya.

3^5
S , , Bernardino Monaftero 

di Ferrara. 308
S. Bernardino di Verona *.

S.    
 



• t: •Clemente m riorenza.

444
S. Bertoklo (?l FemTa.305
5 . ,  Bvagio Catoido i» Ve-

nexia^. ■ ’ 149^
5, Cafciano. j.
6. Catering in ftrada Giulia

in Roma. 219
S . Carerina in  M i la n o .^
S. 0 »4ib di Btefcia.
S

i8o
S. Domenico dt Ferrara.*

20(5
S. Domenrco'di Siena. 274; 
S. Domenico di Modena .•

S. L>omenlc(2 dr CVeraonar
33

Si Fauftino di Milano. ^40'
5.. Felicica in Fj^rensa;  ̂i8j, 
S. Felice in piazza in Fib.
• renzav ^6 t
S. FsixSS in V'encaia .- 4<oct 
S. *Fiarido -  ’
S, Francefco a Bologna. ^
S. Francefco;in Rimiiii, I44 
S. Franee/co aJl Borgo a 

Sepolcro.. 17  j
S. FranccleO df Foji'i ,  220*
S. Ffancefcodr cafadi  ̂Moir* 

ferraco. ' 23S
S. Francefco di Siena .■ 270’ 
Sv- Francefbo  ̂ iw Ferrara*-

 ̂ '
%■  France/coin Perugiar ̂ 24  ̂
S  Francefco di Faraia*^27

S. Francefco di Cremona.

S Francefco di Brefcia, 3 3 0 ^  
S. Friano in Fiorenza.
S. Gabbriqjlo di Ferrirta

^o6-
S. Giorgio di Ferrara . 307 
S. Giorgio di Verona. 247* 

214 ,
S. Gio. Batifta in Pelaro * 

222
S. Giovanni in Parma.3TJ 
S*Giovarini in Fiorenza.4io 
S,- Girolamo Fiorenza. 

358.
S.- Girolamo di Ferrara »

Sr Gifmon^o'di Cremona«
33?

S. Giuftino deir Abate Bu- ̂  
foiirri r 144

Sr' facopo /rjt fbffi in Fio- 
. renzar 122

lob iif V e n e z i a 40O 
S.- Lorenzo di Fiorenza i ®
S.-Lorenzo di Perugif 324 
S. Lorenzo di Modem,,
S. Lorenzo di- M'llano.

S .,g k :*Sr Lucia inr vfa dc' Bardi 
di Fiorenza r 295

Sr I4ari» Maggiore di Fio* 
renza.. i z t

S. Maria del Fopolo’ di Pe-.-
fugia*-

S r Ma-r-
    

 



S# Maria ia Orgafto di Ve
rona. Zj6

S. Maria dcila Spina in 
* 2 7 7

Ŝ M3ria del V%do. god 
S. Maria in campagna in 

Piacenza, gj?
S. Maria deJPOrto in Ve

nezia .
S. Maria di Brera in Mila-- 

m  c  ̂ g4 j
S. Maria Novella di Piq- 

renza. .  fig
S. Maria d»U’̂ Anima iiL.'

Roma^ ^75
S. Maria di Civitale'. 2 7 7  
S. Maria Zebenigo iit Ve

nezia r  ̂ 40'
S. Marcn iff Flo* enza, 377 

 ̂ S. Marta irr Milado.
S, Michele in Bofeo inBoi 

logna. . .^34’
S. Michele’ Vifdomini di 

Fiorenza.
S. Nazzar0i irv Verona, idof 
S. ^olo* di Milano.- *gg4;

,S. ^cro.'iM in Bo'/ogrTa v j
5  Piero Seberaggio in Bo-

renza . ■ gfda'
S. Piero in Modena .* gZi 
S, Fifcr tnai?tire « Parma ^

s S .  di'Cremona f ggf. 
S, Piero di' Biefcia.- 2'59t:
6  PbiiZianô  m Lucca . 277

445
S. Polo in Ferrara. 3« r
S. Rocco di Mila?io.
S. Rocco di Venezia. ^99 
S, Romeo dii Fmrenza.
S. Ruffillo in Fiorenza, 17 I  
S, Salvatore di Bologna, g 15 
S. Satiro in Milano, g4^ 
S. Sepolcro di Parmii»w5 i4 
S. Silvcftro di Ferrara, god" 
Si Spirita di Ferrara. goj 
S  Spirito di Siena. 27J
S. Spirito in Fiorenza. gol 
S. Tommafoin Verona. 25J 
Scena fatta nelle aozze del 

Duca Cofimo. 287 
Scrittojo di Cefare G'onza- 

gav gi^r
Scpoltura di Clementie V JI, 

e Leon X . neiia Miner- 
. v a - •  , , ^ 7

Sepokura del Sig. Ciovan- 
rS dc’ Medici • pOT 

Skppkiott^der SSnainello 
S er^ - i i i

Sepokura d Ĵ Cardinal di 
Monte* a San Piero ii» 
Montdrio, .  ̂ 214

Set«a- corf* favidrê  dr Piet 
Francelcb Riccia r g'J 

Sfotza Almeni'.- 147  
Silvio PalTerini. 187 281
SiivrO' da Fiefofe V J4S  
Siittone Mofea r 204 
Simone Ciollr.- 20^’
Sobborghi di Fii^einzav'zii^ 

ScK
    

 



4̂4^
Si^onisba Crempnefe pit- 

toreffa , c fue forelle.

Sofolmeo fcult. 4. 8^ 417 
Sonetto del Varchi nella 

morte dd Vinci . 58
Spillopicrore. 4 16

,  ^14
StagioQa Pietraianta. \ \ o
Sunze dd palagio Ducale 

in Fiorenza. 154
Statua in Cartel Sant’ An- 
Steecata di Parma. %%6 
Stefano Colonna . 227
Stefano Veltroni. i j 2  
JStudio continovo del Ban- 

dindlo, d j 64 65

r r '
1 X  Tabernacolo a Cartel- 

lo villa. 187
T add^a-Mal^inj—
Taflb Jn tag lia t^ . 3^

7 at̂ oIa di r* Catetipa in s.
Maria Novella, 123 

7 avola della C%n:celletia dl 
Roina.. 143

Tavola in s. Agoftino di 
Bonia* -141

Jempio di Ambjfogio »o 
Milano. 344

Tempio d) s; £rcolino in 
Milanoi , 34j

Tefmo fiume J 139
Tefta del Duca Cofimo in 

via de’ Ginori. io8
Teti .• 1
Tiberio Crifpo. 142 
Tito MxnUo Toiquato. 10  ̂
Tiziano vecchio. 341- 
Tiziano Vecellio. 316 
Tommafo deiPaperello pit.

Cortonefe. 142
Tommafo Mozzenico. 239 
Tpto del Nunziata. 66
Tribolo fcu^ore. 1
Trionfi fatti iniPiorenza-* 

per la crcazioiW di Le* 
pneX. 154

Tractato di volcr dare il 
Botgo a s. Sepolcro a 
Piero Sti^)zzi. 133

Trafimeno Lago» 152
Trioiti in Verona. 258

Alerio CioH. p S  
Valerio Vicentino. /43
Vafi di terra di CaAel ib\x* .

rante. 39 1
Venuta di Papa Leon X .
• in Fiorenza. 409

Verona fua fortezzaj epor*
a 4 i

Vcitunno Dio delP Agrl*
coltura. 153 179 

Vefcovo AtdtghelU. 18S
Ve«    

 



Vefcovado d’ Urbino. 219 
Velcovado di Sinigaglia . 

222
^efcovado di Mantova* 22^ 
•v^llano di Marmo nei Pittu 

a n  •
Vincenzio Danti Perugino 

fcultore. 1 14
Vincenzio de’ Rofli fculto

re . 107
Vincenzio Borghini t 189̂  

202

.  4«
Vigevane j e fue pitturcj

Victoria Farnefe. i i j

i  j Anobi Buondelmonti.i! 
281

Zan«bl Bartollni. §
Zaaobi Laftricati &ult. 51
Zccca dt Milano > 243
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T A V O L A
D' E’ R I T R A T T U

C B E  SOHO HOMINATI  

I N ^ E S T O  QPJNTO VOLUME,

A  D

Le(randro;iVlorctto.340 jO pm eifico^ G rillandaJo.

337
AleflTandro Papa 
AlefTandro Medici. 
Andrea DofH. 
Anjeia de* Rofli .

398 iz t  V
i S 3  D u c a  di S e ^ .

12^  P

.B •  * X̂ EderigoBarbaroflTa. 598

B ^Prancefco Guicciardini. 124 
Artolomraeo Valori,i24 JFra Niccold della Mugna, 

£i^ne«-<B»d«&di Sofonisba. 124  . •
o

'  A j l lp .  Antonio lappali^
« 337.
JBronzino

Cr Ardinale de’ RoflS, ,125 
Cardinalc Cibo. izy , „
Cencio Guafconi. ti% i.GuidOTaldo»
Clemente Papa VII* 224 
Colimo de’ . J<5x

4
vGiu‘lano Cardiaaledc Me*' 

J ic i .  125
iulia Muzzatella, jiO  

190

iTpolitode’ Medici- 18S 
Leone    
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O

X j  Eone X. Papa. 
X'orcnzo de’ Medici 
Luciezia Rotnana.

M

I8z
584

o Nofrio EartoKni. j*4

JL lero Strpzzi. 335

M Pietro Maria Medico , j i jT '
lichel Agnolo Bonat- Poggino. '  336

roti. I2A Principe di Cpnd^. 1 1 6
N

N  IccoI6 dell^ Magna n  
frate. 124 J \  Idolfo Crillandaio.

Nunziata ^  <k>

T m , K 1 * 1 1 u *
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^50

T  A V O L  A

D E* L U 0 G H
D O FE  SO K O  V  O FERE D E SC R IT T :E  

JN  Q U E S T O  C iJJIN T O  TOMO,

• A R E Z Z O ,, Bitdiii.

u  Na Cappella A i Macignoi Simon Mofca» 280, 
B O L O G H A . S. Pefremo. X  .

Due Sibille per ornamento della Porta. II Tribolo. 5 
S. Francefco.

Una Tavola a olio dietro al coronuovo. Giuliano Bu- 
giardini. 123%  *

S. Sctl'BAtwe.
■ Una tavola nella cappella di S. Baftiano. Girolamo dsf* 

.jCg^gi, e Biagio Bologncfe. 315
Martino. *

Una tavolayll medeN^jo^aid
/  S. Mico9ts in Bofco,

Pitture del Refettorio, Giorgio Vafari. 134 
BORGO S. SEPOLCRO.

S. Francefco.
Un Quadro d* unS.QuintinoMartire.Il Pontorino.t75 

B R E S C IA .*S . Francefco.
La tavola dell’ altarroaggiore.Girolamo Rooianino, 3 

S. Pietro m Oliveto.
Una tavola. Aleflandro Moretto. 339
Pitture fotto J’ arcodi porta Btefciana. II mcdcfimo. 119

e / -
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C A B A L  DT M O K F E R K A T O .

La fortezza. Matteo S. Michele. 238
S. Franecfco.

Una fepoltura di marmo. II tnedefimo. 23S 
C E S E H A . S. Agejlino.

La tavola dell’ altar maggiore a olio. Girolamo Gen- 
ga. 220

C IT T A ’ D I  C A S T E L L O . S. Florida ^
Una tavola di S. Anna alia capp«lla de’ V itelli.

dolfo Grillandaio, c Michele di Ridolfo. 3<5x 
Un Quadro in Cafa i Vitelli. II Pontormo, ip i 
Un altro quadro. Ridolfo Grillandajo., e Michele di 

Ridolfo. 262 •
- C i r i T A L E .  S. Maria.

Ornamenjj^ ftucchi Picture della cappella. Giovan da 
Udine. 277

CO RTO H A  . 
la Compagnta di CesA

Le pitture della* volta, e delle facciate. Giorgio Va- 
fari) e Criftofano Gherardi.

La Madonna fuor di Cortona.Duetavole.laconc. 297 
CREM ON.A . Duomo

Una tavola all’* altar di S. Mick l e . Glclia^da Cre
mona. 332 

Le ftorie di S. Agata nelEiel Coro. li med^mo. 
\  S. Domenico.

J 34
*La capipella del Rofatio. Galeazzo da Cremona. 2 5} JS, Fr^ncefco.
La facciata di dietro. II mcdelimo, 333

S. *Piero .
Xa tavola dell’ altar maggiore.Bernardode’ G atti.332

S, Margberita,
Molte Facciate. II medefiujo. 334r

L 1 I 2 S.AgC‘
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S. Agojlino.

Uoa cappella. Altobello. gjz 
* S. C'tfmondo.

La tavola dell’ altar maggiore< GiuUo Campo da Cre
mona . 334

. La cappella Maggiore. CammUlo da Cremona. 332 
Un’ Afcenfione fotro la volta. II medefimo. 333 

F E R R A R A . Duomo.
Una tavola. Benvcrrtito Garofalo. 305

S. Andrea.
La tavola dell’ altar maggiore. II medefimo. 30$ 
Picture del Refettorio. 11 medefimo. 307 

S. Berfoldo.
Una tavola. II medefimo. 305

S. Spirt to.
Due Tavole. II medefimo. 30^

S. Domenico .
Due Tavole a o lio . II medefimo. go5 

S. Silveflro Monafiero\
Una Tavola il*medcfimo. 30^

S. Gabbriello Monaflero.
Una Tavola. II medefimo. 306

' " Monajlero .*
La tavola d y ^ t a r r l ^ g i o ^ . II medefimo. 306 

f  ST^fMnamo.

i06La Tavola Sell’ altar maggiore. II medefimo.
S. Maria del Vade.

Una Tavola. 11 medefimo. 306
S. Po/o. _

Una Tavola. Girolamo da jCarpi. 3 17  
S. Giorgio.

II Refettorio. Girolamo da Carpi, e Pellegrino Pellc- 
^ in i. 317

Una Tavola a olio de’ M agi. Benvenuto Garofalo. 307

S, Fran-.
    

 



4?3
S. VrUHcefco.

Due cappelle. 11 medefimo. go5 305 
Dna Tavola. II medefimo. 98
I quattro Evangelifti rifegli angoli delle volte. Girola*.

mo da Cargi. ^16
II fregio intorno alia Chiefa. II medefimo. gi6 
Due Tavole. II medefimo. gii5
La. facciata* del/a cafa de’ MuizaifelU. Benvemito Ga> 

rofalo, e Girolamo da Caipf.
Palazzo di Copata, pitture dentro j e fuori. II mede

fimo . go7
F  I  E  § O L E .

Ea Compagnia Ciciha. L- arco fiopra la porta ♦ 
Pontorm® . 172

^  F IO R E R Z A ^  Duomo.
II S. Piero di marmoj che e in Chiela. Baccio Ban* 

dinello . 6(5
II Coro. II medefimo. 100

•  S, Giovannt. ^
tre ftatue di bronzo fopra la porta\e ifo  1’ opera; 
Gio. Francefco Ruftici. 4 1 1.

Kutrz.idta.
La fepoltura di Baccio Bandinell^ '̂H^ nd|W^^b. 1 12  
V  arco di Mufaico fo p r a ^ a n im . RK»lfo Grillan* 

dajo. 359 \
Le figure in frefco dell’ arco del primo portico fu la 
. ^azza . II Pontormo. 164
La ViflUxione di noftra Donna, e S. EUfabetta nel 

cortile. 11 medefimo. 173
Una Tavola d’ un S. Michele dietro all’ altar maggio* 

re. Antonio del Cerajuolo. 360 
,S. Lorinza.

GU ornaraenti della Tribuna della fagreftia. Giovanni 
da Udine. 376

La Tavola della cappella de’ Martelli, Giorgio Vafa'-
ri. 144 L»
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La cappella riM^giore. II Puntormo. 197 

, B. Maria Hovella .
La Tavola di S. Caterina martire della cappella de’ 

• ' Rucellai, Giuliano Bugiartfini. 123
S. Spirt to.

La Tavola della cappella de’ Scgni. Ridolfoj c MIchc- 
Iff di R,idoJfo. ^6 i

 ̂ Cejlelh,
La Tavola della cappella de’ Baldefu Carlo Portegli.

3^4
Una Tavola d’ tina Nativity di Gesii Grifto. Ridolfo 

Grillandajo. 355 ,
 ̂ S. Jacopo tra Fciffi. ,

Una Tavola d’ un CrocifilTo, con S. Magj^ Maddalc- 
na, e S. Francefco. Antonio del Ceraritolo . ^60 

La Tavola dell’ akar raaggiore . Fra Bartolotnmeo. Ma- 
riotco Albertinclli, c Giuliano Bugiardini. 122 

S.Jacopo fopr' Arno nella Compagnia .
Una Tavola dentr*vi la nollra Donna , S. Jacopo. e 
' San Bafti?no. Ridolfo Grillandajo , c Michele di 

Ridolfo. 361
^^^lacopo Monajlero prejfo alls Murate,

Una Tavofilt J^WWLfimi . 3 6 1  *
Jacep^i i  Rijifili Monajiero,

Una Tavol/ d’ una nollrS^Donna con certi Sant/. I 
medenini. ^61

Due Tavole. Ridoifb Grillanda/o^
S. Marta Maggiore.

Una Tavola all’ entrata della porta. Giuliano Bugiar
dini, X21 *

S ’ Felicita.
,Due cappelle, Ridolfo GrjJiandajo, e Michele di Ri« 

dolfo. 351 ‘
La cappella, e Tavola all’ entrar della Chiefa. a man 

ntta de*Capponi..Jl Puntormo. 185
- Ogtnf-    
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" Ognijfanti. ^

Una ■ Tavola con la noftra Donna j S. Giovanni, e Sr 
Rotnualdo> Ridolfo Griliandajo. 358 

S. Pietf Scberaggto.
Una Tavola d’ una noflra Donna col figliuolo in brac- 

cio. Ridolfo del Griliandajo. g5o 
S, Felice in piazza,

Una Tavola. II mcdefimo, e Michele di Ridolfo. 3<5î  
• S. Lucia nella Via di S. Callo.

Un Criflo, chc pra nell’ Orto. Cio. Francefco Rufti- 
c i . 414

S. Lucia nella Via de' Bardi,
Una Tavola. lacone, zg%

Jiomfagnia di 5. Zanebi,
Dae ftori^^ f̂TS. Zanobi a olio. Ridolfo Griliandajo
‘ z P

C li Angeli.
Uni ftoria di S. Benedetto nella loggia dell’ Orto. 11

medefinao. . W .  . . .  -  .
II Cenacolo del Rcfettorio. II roeSefims. 357

• S. Girolamo Monafiero fu la Cojla a S. Giorgio* 
X>ue Tavole. II medefimo. 358

€ompagnia de’ Battilani <
Una Tavola. II medefimo. 3^  —  

C o m p a g fti^jrH eri.
Un Quadro. Ridolfo Griliandajo, e M iddle di Ridol* 

ip -  3<5i
* Le Monaebine Monafiero.
Una Tavo\i, J  medefimi. 361

Sr Romo,
*Una Tavola. lacbnc.'ipi^

S- Ruffillo,
.Una cappella. II Pumormo. 17 1

S. Michele Vifdomini.
,Una Tavola alia cappella di Francefco Pucci. II me

defimo. 173    
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S. dementi Monajiero^

Un Quadro d’ un S. Agoftino. 11 inedefimo. iSo 
• S. Anna Monajiero •

Una Tavola. II niedefimo. 187*
Innocenti.

Un quadro dc’ dodid inila martiri. IF medcfiina. 188 
Falaz^o del Sig. Due a .

kXa cappeUa. . dove udivano la Wefla i Signori. Rido!- 
fo Grilhndajo. ^58

I.a Tavola di detta cappella. Mariano da Pefeia. 360 
X e ftatue di P ^ a  Clemente, del Duca Cofimo, del 

Duca Alellandro, e del Signor Giovanni nclla fa- 
la grande. II Bandineifo. 97 

Ercole ailato al Davitte. II BandineJfe^,^
La ilatua d’ Apollo, e di Cerere neJia fiic^ ta  del vt- 

vajo del giardinO) nel palazxo de’ Pitti. II Bandi- 
nelio. 103

Falaz'zo de* Medici,
Orfeo di marnio cortile. II BancKnello. io6 
La facciata deila cafa de’ Buondelmonti dirimpetto a 

• S. Trinita. lacone. zg6 *
’ La facciata della cafa de’ Ginori. Mariano da Pefcla#

In cafa di 
II Puntc

In cala d’ iflelTandro Neroni. Un Quadro. II medef 
fimo. 180 J

In cafa di M. Bartolommeo Panciatichi. Un Quadro* 
II medelimo. 180

In cafa Lodovico di Gino Capponi. U n Quadro. II 
medefimo. igo

In cafa di Carlo Neroni . Ufl QuadrO. II med. 189 
In cafa M. Aleffiindro de’ Medici piii Quadri. II Pun* 

tormo) e Giorgio Vafari. 194 
In cafa di Filippo deli’ Antclla. Un Quadro. Ea*

•ftiano

Benintendi. Un Quadro.
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f ftiano da S. Gallo. zSz

In cafa gli Eredi di M. Ottaviano de’ Medici. Un.# 
Quadro. II medefimo. 28a •

Pitture degl’ Archi di «re Porte, d o i S. Gallo, porta 
al Prato, e porta alia Croce • Michele di Ridol> 
fo . 563 •

II Tabernacolo ful canto della cafa del gig. jtfondra* 
gone. Ridolfo Gr/l/andai'o. 357 3^8 

fU O R  D I FIO R E'H ZA .
Certofu.

Pitture ne’ eanti del Chioftro grande, II Puntormo. 180 
Pitture della foreftcria. II medefimo. 185 
Ritratto d’ uo Fratc Convtrfo fopra una porta di Chic- 

fa. II mj^ffimo. 184
j / ^ W C G I O  A  C A IA K O ,

Pitture d ^ a  teda della fala grande. 11 mcd. 179 
C A K E G G l Villn de' Medici.

Pitture della loggia, II medefimo • 194
C A S T £ L lO  Villa del Duca.

Una loggia a man manca,. 11 medeiima. 195 
Due fonti, c altre ftatue. II Tribolo. 18 

S- Martino alia Palma.
Una Tavola. Ridolfo Grillandaio^Ai 

Piepe di C io a ^ .
Un Tabernacolo fu la fifts^^N^Ridolfo Gaillandajo. 359 
Un Tabernacolo della Certofa in fu P Eiro dirimpeito 

B un muhno. II medefimo 359 
•Vicino a Boldrojie Monaftfiro . Un Tabernacolo. II 

PunttKffio. 18 7 ’
^Puntormo. S. A n g e lo U n a  Tavola alia cappella del

la Madonna. II medefimo. 174 
II pontc fopra Mugnonc fuor della porta a S. Gallo. 

11 Tribolo, 30
PORLP S. Francejeo , .

'Una cappdia a man diitta. Girolamo Gcnga. ^20 
Tom. V. M m m Tro    
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Trc Tavole, Francefco Mentochi, zz<

L O R E T O .
Pitture nella cappella del Sagramento. II raed. 225 
Pitture nella cappella della Cmicezione. II mcd. 225 

M A K T O V A , Duomo.
La facciata. Girolamo Genga. 223 *
Una Tavola nella cappella di S. Margherita. Dome- 

nico del Ricci'o Veronelc. z%8 
La Tavola della cafpella di S. Antonio. Paolino da 

Verona. 258
■ La Tavola della cappella di S. Martino . Paolo JFari- 

nato da Verona. 258
La Tavola della cappella della Maddalana. Batifta del 

Moro da Verona. 258
La Tavola di S. Gio. Evangelifla. FerrtroiSjiilbni. 32S 
La Tavola di S. Girolamo. Giulio Gampo. 329 
La Tavola di S. Lucia. Fermo Guifoni. 328 
La Tavola di S. Agata. Ippolito Cofta. 328 
La Tavola di S. "il^cla. Girolamo Parmigiano* 32^

•  S. Agttefa.
Una Tavola. Rioaldo da Mantova. 32^

S. Benedetto.
Le ftatuir-della^cfikta. II Modana fdultore. 325 
Una NativiSs^miGe^i^Crifto. Fermo Guifoni. 330 
Due TavoW  Girolam^Njpiiuoli. 330 
Tre T avol^  Paolo Veronefe, 330 
Ccoacoio del Refettorio. Fra Girolamo,

S. Barbara.
Una Tavola a olio. Gio. Batifta Berfano. 328 
La Tavola deli’ altar maggiore. Domenico del Kic- 

d o . 258
M T L A K O . Duomo.

Adaroo, ed Eva nella facciata . Criftofano Gobbo. 34S 
Una S> MariaMaddalenanella facciata. Clciliano.348

S. Mar
    

 



.  459
S. Mar.'a dclle Grazte.

Una• cappella, dove b la ftoria della Paflionc, e. fua 
TavoJa. Marco Uggioni. 350

Cbiefa^della PaJJiOHC,
Una Tavola d’ un CrocififlTo, ealcri Santi. GiulioCara- 

po da Crenaona. 334
S. Paolo Monafiero.

t e  florlc di S. Pao/o. dulioj e Antonio Campo da-» 
Cremona . 3 5 4  •

S. Caterina Monajiero.
Una cappella nclla Chiefa nuova. Giulio Campo da 

Cremona. 334
II modello dr dccta Chiefa , e facdata . Lom bardino.

348
S. Fcttijllno •

La  Tavola ̂ ell’ altar maggiorc. Lattanzio Garabaro. 340
S. Lorenzo.

La Tavola dell’ altar maggiore, II medefimo. 340 
Le ftoric dellc f^cciate, e della volta. II nied. 340

S. Sepulcro. * ^
..Pitture fopra .la pojrta. Bramantino. 343 

S . Maria di Brer a.
La Nativitll di ooftra Donna nel tramezzq.-Il raede-' 

(imo. 343
S. MartikmMf^Jiero .

l a  fepoJtura di Monfignor m Fois. Agoffki Biifto. 346 
. S. Frsttcefco.

La t«V>ltura de* Bkaghi. 11 medefitno. 347
S. Rocco.

Una Tavola d\ S. Rocco. Marco Uggioai . 349 
Tempio di S. Satiio. Brardantino. 34^

Zecca,
La Nativita di Crifto in una facciata. H nacd. 343

Monajiero Maggiore.
La facciata grande dell’ alure. Bernardino Lupino, 3 jo

M m ni a S. Ceh
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S.Celfo.
t a  TavoTa dell’ altar maggiore. Gaudenzio Milanefe.

• 54? . ,
II Portico. II Ciciliano. 348 •
La facciata, c loggia j fale , c earners del Sig. Gio.

Francefco Rabbia. Bernardino Lupino. 350 
La facciata della cafa del Sig. Gio. Batifta Latuate. 

Bramancino. 34(5
M O S A K A .  S. Piero.

La Tavola dell’ altar maggiore. Niccold da Modena. 
g22 *

Le Boric di S. Piero dalle bande della Chiefa. Glo. 
Batifta da Modena . 324*

S'. Domenico.
Una cappella. II medefimo . 5̂22

' M O K T E S A m A V I K O .
L a  Madonna de' Vertigli,

Le ftorie di Jofeph in nn ChioftrO, Ridolfo Grillan- 
dajo, Batifta Franco, e Michele aii Ridolfo. jda 

La Tavola dclli altar maggiore. I medefirai. 262 
O R F IE T O . Duoma.

Ornamento della cappella di marmo della Madonna. 
Simon Mofe a . R afFael da Montelepo, e Francc- 
Ico MofthtfioV^iJ

Ornamento tP*«na cappHlij-dair altra banda. Simon .
M efca/e  Rranccfco Mofehino. 212 

Due Tabernacoli di marmo nclla crociern. Si/no^Mo- 
fca , e Raffael da Moncelupo. 215 

II S. Piero, c il S. Paolo di marmo aeJh Chie/a. II 
Molchino. 215

Due Tavole, e altre co/e. Girolamo Molciano. 341 
l a  cafa de’Gualtieri. II Mofea. 213 

* ‘ II Santo.
l a  Sepoltura di,M. Ale^ndrd Contarini. Michele S.
' Michele.-248

P A R .    
 



T /IK M A  .Vuomo,
Ha Sepoltura del Bcato Bernardo degli Ubeiti Fioren* 

tinoj CardinalC) e Vefcovo di Parma* Ptorpfiro 
Clemente da Modbna. gaj 

.Una Tavola. Callelii. gaf
!.«  Madonnn della Steccata.

Una Tnceronazione di Noftra Donna. Michel Angiol# 
Anfelmi. gad

Adorazione de’ M agi. II med^fitno. gzd 
La MiiTione dello Spirito Santo nella tiicchia di tefta^ 

Girolamo Mazzuoli. 327 
La Nativity di Gesu Cri^o. II medefimo. 327

S. Francejeo.
La CappeUpiftwla Concezione. Michel Angiolo Anfel? 

mi’, f i ' f *
$ . Pier Mart ire.

La Cappella della Croce. II medefimo. 327 
P E R U G IA  S. Maria del Popolo .

Una Tavola a dlio. Lattanzio dell* Marca^ e Crifiofa- 
no Ghcrardi. 142 '

S, Prancefcp.
.Pitturc della Cappella del S. Afeanio della Cornia.Giot 

Batifta da*Modana. 324 y —
CittadelLa,

Ornaraentij Porte, Fineftac, Cammini, e^altrc si fatte 
cole. Simon M ofca.213 

, • P E SA R O  S. Cio, Batijia %
II MoScUo . Givolamo Genga . zzz 
La Fortezza. II medefimo. 221 .
Palazzo nuovo del monte, Imperiale* II med. 22^ j 
Pitture del Palazzo vecchio del Monte Imperiale. ‘Gi

rolamo Genga, Francefco da Forli j RaiTaello dal 
Borgo, e il Bronzino. 22i

P IA C E H Z A  S. Maria 4i CarHpa^tta, ,
La Tribnna. II Pordenone , e Bernardo dc Gatti. ggj

M «■> in g Tifa,
    

 



4^2
P I S A , Duomo*

Due'tjdadri hella nicchia dietro ail’ altar m aggiore.ll
‘  Soddoraa. 27(5
Una Tavola^. II medefimo. 277*
Figure > c Statue di marmo nella eappelja della Nunzia- 

ta. li Mofchino. 21(5
(La 5 wtua della DovizJa fopra la colonna di Mercato. 

Pier da V inci. <4
S. maria della Spina.

Una Tavola a olio. II Soddoma. 277 
PR ATO  Pieife.

Una Tavola, quando Ja nofti;a Donna d i la Cintola a 
S. Tommafo u4poftolo» Ridolfo G ^andaio. 358 

S. Rocco ,
Una tavola con un S. Rocco, S. BaHiano^'e la no- 

ftfa Donna in mezzo. Ridolfo Griilandajo, cMi* 
chele di Ridolfo*

R A F E H K A . Cbiefa di Clajfu
Una tavola d’ un Crifto depofto di Croce, in gtera* 

bo alia Iv^^donna. Giorgio Vafari. 144 
REGGIO Dtiomo*

■ la fepollura'del Velcovo Rangone. F^ofpcro Clemea- 
tc da Modena*?\325

R tM IR T .
Mcnte Oliiieto a 3. Maria d! fc<ih'a.

Vna cappeJia e tavola. Giorgio Vafari. 144

La tavola dell’ altar maggiote^ U medefiino. 144 
R O M A , S. Piero in Moamrlo^'

ModeUo-, e ’difegno della ’ fepolttira del Cardinale di 
Mdtotc. Gidrgid- Vafari. 2/4 

iM  Minerwi^
Le lepolture di Papa Lbonef e ^ i Papa Clemente. Bac* 

cio Bandi**lli.'87
,Li ftattta di Pâ pa Raffii^Mo da Montelupo. 91

La
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L i ftatwa di Papa Clemente » Giovanni dl Baccio BW 

gio . 91
Una cappella> Batld^ Franco. 394 

St dgoftino,
Una tavola d’ qn depofto di Croce. Giorgio Vafari.

145 V
S. Catarina da'%ifn$ !a Via Giulia .

Una Refurrezionc di Crifto. Girolamo Genga. 219* 
Falaxz>0 it S. CWrgia.

La tavola nella faU della P^incclleria. Giorgio Vafari,

Pitture di detta fala, II medofimo, 144 >
Palazpo  ̂ f ^ ggna 'Medid fattq Monte Mario , 

Ornamentij|9 |tfucchi  ̂e Picture della Loggia* Giovan* 
ni daMJainCi e  Giulio Romany. 372 

S l E t i A ,  Duemo.
Un Quadro a olio a man dcjftra in phiefa.

II Soddoma 27g*
U n a cappella di fiucebi, e pittarf a man manca en* 

trando in Chiefa , U Riccio Saneft * 278.
S. Spirito^

l.a  cappcIIa di S. Jacopo. II ^odtloina * 27J 
* S, Domeniea ,

Storie intorno al Tabernacolo nejla cappella di S. Ca- 
tcrina da Siena. II medefimo. 274 

S. Agofiino*
, Tavola de’ Magi a man deilra. II jmesl. i.275 

•' S. Vrancefco.
Una TavoU a man de,ftra . II medeCrao. 270 

?>. dSeraardijto Cqmpagnia .
La ftoria della Prefentazione di Noftra Donna, 1’ Afliin* 

zionc f e altre cofe, II medefimo. 272 
S. Bajliano Compagnia.

. Confaloap, ebe £ porta a iProecflioiie j« XI TOCd* .2^l

Cafe
    

 



Caymtne
Un quadro in Sagreftia. II medefimo. 272 

Palagio de' S i^ o ri,
Pittured’ una Sala, e altre cofe. II med. 272 
La volta d’ una Sala. Domenico Beccafynii. 272 
La cappella del Comune in Piazza. II med. 275 
Intcafa M. Enea SoWni. Un guadro. II med. 2^6 
II Tabernacolo fopra canto vicino alia piazza de* 

Tolomei. II medefimo. 272
Monte OUveto di Chiufuri.

Le ftorle di S. Benedetto. Signorello, e il Soddoma*

5 . Anna a Comprina luogo di Mon^^Qliveta, 
Pitture nel Refettorio II Soddoma.

F  E H E Z  I A ,  ^
La Fortezza de’ Caftelli di Venezia. Michele San Mi

chele Veronefe. 239 
Scuola di f, Marco da s. .Giovanni 0 Pole. 

Quattro ftorie grandi. Tintoretto. 401
S. Bajiiano.

La tavola dell* altar maggiore, Paolino Veronefe. 160 
Pitture del Palco. II medefimo. 260 
Storie fopra gli arHfai;j della Sagyeftia .Tintoretto. 400 

S. Maria Zebenigp .
I  portclii deli* organo. II medefimo. 400 

S. Maria dell' Orto
Le due Facciate della Qappella maggiore. II nfedefi-. 

mo. 399
1 Servi.

I  Portelli deir Organo. H medefiato, 400
5. Rocco.

Due Quadri a olio nelJa cappella maggiore. II mede* 
fimo. 3P9

^Nel mezzo della Chiefa la ftoria della probatlca Pi« 
feina. II medefimo. 399

Un
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Un Quadro grande in tela'a ^lio della Paflionc di no- 

■ ftro Signore, e le picture nel palco, II med. 402 
S. Francefco dtlla Vign», •

La Tavola a olio nella*cappclla di Monfignor Barba* 
ro . Batifta Franco. 394

La prima cappeHa a man manca entrando iii Chicfa 
del Patriarca Griniant, Batifta Franco, e Fedeti- 
go Zucchero. ig 6

La Tavola di detta cappella. II tuedeGmo. 396 
La noftra Donna fvenuta con altre Marie all’ altare 

del bepollo di Croce. Tintoretto. 401 
S. Iob>

Picture all’ a lt^ d e lla  Piet&. I! medefimo. 400 
Picture della _lagpella di Ca Fofeari. Batifta Franco.

19% ^
S. Velice.

Picture della cappella del Sagramento , Tintoretto. 400
MonaJlerO 'della Carita.

Una Tavola d’ u« Depofto di C rocf. II med. 400
S. Giorgio. •

Le nozze di Cana Galilea in tefta d’ una grande ftan- 
za. Paolino Veronefe. 261

fdonajlero di 5. Biagio.
Catoldo^. Michele S.. Michele Veronefe. 249 
Palazzo della Signoria. Il^palco della fala maggiore 

de’ Capi de’ Dieci. Brazzacco, Paolo da Verona, 
c; Batifta Farinato. 259 403 _

I,a quando Federigo BarbaroCa ft apprefenta al
Papa tt«lla fala grande. Paolo Veronefe. i6 i  

Tre altri Quadn grandi. Tintoretto, Orazio, Tiziano, 
e Paolo Veronefe. 39S

La facciata di M. Marc’ Antonio Cappelli fopra il car<;
nal grande. Batifta^ ^  Paolo Veronefi. 259 

Palazzo di M. Girolamo Griraanni , fuo modcilo. Mi
chele S. Michele. 250

P a -
    

 



Palazzo de’ Cornari. II medefimo. i'jo  
Un palco d’ una camera. Giorgio Vafari. 250 
Pakzzo della Soranza a Cartel Franco, fra Trevifi, e 

Padsva. Modello. Michele«S. Michele. 250 
Pitture di detto Palazzo. Paolo, e Baftiano Veronefi. 

259 -
, V E R O K A . Duomo.

Modello del CarnpanfZc. Michele S. M ichele. 247 
S. Mania degV Organi.

La facciata della Chiefa. II medefimo. 246 
Due quadri gfaqdiffimi nella cappella maggiore. Pao

lo Farinato, 26^
S. Bernardino . .

La cappella ds’ Guarefchi . Michele S. fflfcele . 245 
La Madonna di Cam pagna^ ~

II modello. II medefimo. 246
Modello di porta nuova, porta S. Zeno, porta dal pa- 

lio . II medefimo. 242 243 
Lazzcretto fpedale. JI medefimo* 249*

•  S. "Kazzaro.
H Cenacolo nel Refettorio. Paolo Veroncle. 260 

Chiefa della Trlnita 
Una tavola. Felice 4  ̂ Verona. 258 
11 palazzo de’ Signori da Canofla. Michele S* Miche

le • 24P •
Palazzo del Potefti. La porta II medefimo. 2 $ i  
La porta del palazzo del Capicano . II wedehnio.* Z",®  ̂
La facciata della cafa di Fiorio della Seta. Domeojco 

Veronefe.257
Caia, e Facciata de’ Lavezzqli. Michele S. Michele.

S. Giorgio.
La cupola, e il campanile. II medefimo. 247 
La cappella taaggiore, e fuo ornamento , Bernardino S. - 

MiChele, 254
Pon-

    
 



4^ i
Ponte nuovo fopra 1’ Adice. Michele S. Michele. 245 
LeghagOj il Porto, efua Fortificazlone. II medefirao, 

244
V K E H Z A ,

La facciata <lel monte della Fiet^. Batifta da Verona* 
259 • .

U R E IN O . Duomo>
La cappel/a maggiore- Batifta Franco Veneziano. 225

S. Cbiara.*
La fepoltura del Duca Francefco Maria .Girolamo Gen« 

ga , e I’ Amraannato. 222
Z A R A  m  D A L M J Z I A .

La fortezza. d i^ . N1CC0I6* Gioa Girolamo S. Michele 
Verone£^jl^i38
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T A V O L A
D P  R I T R A T T I

C H E  S I  TRO V AK O *

IN  Q V E ST Q  jQ U JN TO  V O L U M E ,

t.
z,
3-
4*

k

N Iccold detto i'l Tribblo ScuIt.'i^Arch. Fior. i
5̂

1 2 0

V/.
204
i i 7

zd4>

Baccio Bandinelli Scultore FiorentJj^L 
Giuliano Bugiardini Pittore Fiorentilo.
Criftofano Gherardi Pittore.
Jacopo da Puntormo Pittore Fiorentino.
Simone Mofca Scultore, e Architetto.

T  Girolamo Genea Pittore > e Architetto.
8. Michele M^hele Architetto Veronefe •
9. Giovannantonio detto il Soddoma Pittore

JO. Baftiano detto Ariftotile da S. Gallo Pittore e Ar
chitetto Fiorentino, •  279

1 1 .  Benvenuto Garofalo Pittore Ferrarelc. 301
12. Girolamo da Carpi Pittore Ferrarefe. j r r
1 3. Ridolfo Grijlandai Pittore Fiorentino# 3 S '
*4. Giovarfni da Udine Pittore. •

BatuBa Franco p/ffore Veneziano. jS i*
JO. Giovahfrancelco Ruftici Scultore, e Architetto Fio

rentino. 407
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