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CAPITOLO Je 

DELLA SCULTURA 

esercitatasi in Mantova 

N arrate le eose appartencnti aHa pittura, resta ora a dire di quelle ehe in queslo prim 0 pe
riodo si riferiseono aHa seullura, la quale pu6 eredersi ehe ineonlrasse piti forli oslaeoli di quell i 
ehe impedirono aHa pillura di progredire; sieeome la seultura sia per bene sia per male operare 
ha pure . sempre bisogno cli mezzi rriateriali ehe aHora non erano eoneeduli daHa poverla deI paese. 
Infatti perche in quesla provincia non si avevano i marmi necessarii ullo scolpire, e perche l' aC<Jui
stadi al di fuori importava un sacrifieio didanaro di eui scarseggiava 10 stato, le fabbriche repub
blicane si veggono lavorate tutte di malloni, apParendo in esse appena l' uso di qualche magra co
lonnetta e di qualche grelto macigno. Vero e ehe anche ai tempi deIla repubblica Romana si mUl'a
rono a questo modo i magnifici tempii nella ricea capitale dei Lazio; ma ei6 che in lei derivava 
da modesla semplieita 0 da sapiente intendimento che gli animi citladini non si ammollissero od 
inclinassero aHa agiatezza ed al IllSSO, qui non e a dil'si la sola cagione dove un'altra ne apparisce 
per se piti nalurale, cioe la penuria dei mezzi. Lo ehe potra parere vero a chi ponga pensiero come 
la lega 0 federazione Lombarda slabilita a Costanza sebbene avesse promesso all' Jtalia una indi
pendenza durevole, questa per6 non pote mantenersi lungamenle, perche la malafede di molli, gli 
odii privali e la stral)Qcchevole ambizione dei potenti ingenerando nel popolo 10 spirito di ribel
li·one procurarono la rovina deli' universale. Quindi divisa l'Italia e trinciata in tanli frastagli, ogni 
provincia feee eorpo da se e si diede a governare con uno special reggimento senza punto usa re 
riguardo ai naturali elementi deHa nazione; dal ehe conseguirono molte gelosie fra l' una er altra 
ciUü e molte interne fazioni ed aspre guerrc inlestine. A questo modo i diversi paesi mal soppor
tando il freno di una aulorila nazionale divennero fra loro nemiei, e rodendosi colle discordie in
degnamente fiacearono per 101'0 stessi la potenza Italiana che era gia abborrila e pur an co temutn 
dagli stranieri. Ne ad oppor argine a questi mali posero studio di ricongiungersi, come sarebbe 
slalo opportllno di fare, ma sepal'ali si persuasero di polersi difendere a mezzo di provvisioni le 
qual i imporlavano mollo danaro, ehe si traeva a mezzo di infinite gravezze, e con molle milizie 
onde gli uomini migliori vivevano conlinuamente sotto le armi. I quali due mezzi, ben ehial'u
mente deve apparire quanlo debbano essere stali conlrarii al prosperare delle arti; sia perchc lc 
pubbliche entrate appena bastavano a sopperire alle spese di guerl'a; sia perche assolligliati i censi 
privati non permetlevano avanzi; sia infine perchc ogni piccolo stato abbisognando eontinuamenLe 
di truppe, era forza ehe tutti gli uomini avvezzassero i 101'0 eorpi alle faliche militari, ed indlll'a ssero 
gli animi eosi ehe non potevano l'iuscire disposti ai pacifici studii. Ollrecche qllesla divi~ione gene· 
rale d·ltalia impediva quelle comunieazioni che tanto ajulano il pt'ogredire delle arli; e 10 conferma 
l' istoria, mentre se neH' una 0 neH' altra provincia 50r1irono cl egli in-gcgni mollo svegliati e dei 
buoni maestri, non per6 eosi presto deI 101'0 cscmpio polcrono approfillare allri cli altre provincie, 
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ai quali assai tardi era permess"o di imparare dalle opere loro, 0 dai loro ereati; onde il ehiarissimo 
Cicognara (1) , narrando la sloria deHa seullura, osservo ehe:» aecadra di sovente ehe opere di un 
" me:lZO secolo e piu poslet'iori le troveremo di un"a esecuzione di gran lunga inferiore alle piu 
)t unliehe, e la precisione delle epoche sarebbe una norma incerta di troppo per guidare un giu
dizio. » Le quali eose abbiamo pensato necessarie a premettere non solamenle perehe utili a 
ehiarire l' istoria, ma ancora affine ehe lloi parlando dei pochi monumenti di seultura avanzali in 
Mantova, e delle epoche in cui si eseguirono, siano a noi perdonati gli errori ehe per le difticolta 
aceennate avessimo potuli eommeUere. • 

Ora senza intraUenerei intorno ad un monumento eristiano scolpito eirea al secolo XV , ehe 
un tempo allogavasi neUa chiesa di Sanla Agnese e ehe adesso si eonserva nella Cattedrale, per es· 
sere 8ta1o queslo, non ha molto, dato in disegno e dottamenle illustralo dal ehiarissimo Federieo 
Odorici (2), diremo ehe le poche seulture rimas1e e stale eseguite prima ehe si inoltrasse il se· 
colo deeimoquinlo, furono falle 0 per decorare le ehiese, 0 per ricordare la memoria di eittadini 
ehe per virtu 0 per valore si erano resi sopra gli altri dislinti. E fu invero divisamento nobilis
simo ehe gli uomini si valessero di un' opera per se stessa durevole e degli searsi mezzi da loro 
posseduti quasi ad eeeezione per onorare la divinita e per man1enere rieordo di eoloro, ehe a 
questa per l' esereizio delle grandi virtu si erano piu dappresso aceoslati. 

Di due fra i monumenli repubblieani ehe 1utlodi si mantengono e ehe furono ereui a Virgi. 
lio, il primo, da noi dato in disegno aHa 1avola 19.a

, attes1a il buon volere deI popolo di tributare, 
eome mcglio 10 potp.sse, una pubblica gloria a quell' illustre eoneiuadino eui sempre i Manto· 
vani mostrarono di essere devoli effigiandolo sulle monele, sui gonfaloni e sopra il eivico 
stemma. (3) AIl'"anno 1220 i Ct'emonesi dimentiehi deH' ajulo amiehevole poco prima loro pre
stato dai Mantovani, slrinsero d' assedio il casleHo di Gonzaga nel tempo stesso in eui i Ferraresi 
oeeuparono Bondeno eolla forza delI' armi, onde quei noslri padri a ristorarsi dei danni 101'0 arre
eali ed a Icvarsi d' indosso la macchia di tanto ollraggio, si posero eoraggiosamellte in aperta eam
pagna e faUo impelo fugarono gl' inimiei e ritolsel'o loro le due terre ehe erano state pre
date. Quindi ad eternare degnamen1e il trionfo di quella vittoria, e ad usare nel miglior modo dei 
frutti di essa, deeretarono, in mezzo alle eure stesse deH' armi, ehe :venisse innalzato sulla pub
bliea piazza questo monumenlo ad onor di Virgilio; il quale lavoro se, rispetto alle arli, non of
fre prove di molto valore, bene desta un vivo interesse sieeome esempio rarissimo di eittadina 
aITezione. Quivi Virgilio rozzamente scolpilo siede atteggiato pressoche nel modo in eui per 10 
avanli fu dipinlo riei eodici manoseritti, e eonialo sulle monele: e sul davanti delleggio in earat
teri gOlici sono ineise nel marmo queste parole: Virgilius mantuanus pmtarum clarissimus, e 
sulla base deI monumento le altre gia note: Mantua me genuit. Calabri rapuel'e: tenet nunc Par
thenope. Cecini pascua, rura, duces; 1anto pero appare di stento in ogni eosa ehe l' arlefice pote 
appena dar forma umana a quel marmo. II nieehio entro eui e posto il poela foggiato a modo di 
trono, ed il berretto molto simile a queUo ehe i eapi 0 rellori deI popolo usavano allora, permet. 
tono di argomentare ehe i Mantovani intcndessero a pubblicamente allestare eosi la elezione faUa 
a loro sovrano di Virgilio; 10 ehe eertamente non si opponeva ai prineipii stabiliti da quella re· 
pubbliea. Ma doveva esser pur povero il eenso deHa nostra patria se solo la statua e due delle 
eolonnelte sono seolpite di murmo; onde e per Ia penuria dei mezzi, e pel grossolano la
voro potrebbe supporsi ehe l' artefice da altrove non venisse chiamato ud eseguirlo, nel qual easo 
sarebbe stato certamente prescelto piu eapaee seultore. E Manlova, eome altre eilta lLaliane, non aveva 

(1) - Op. eil. al Tomo m, lib. IlI, eap. 11, a pag. 103. 
(2) - Si yegga aHa appendiee deI N. II deI giornale la Lucciola ~ M~ntova 1855. .. . . , 
(5) _ Non accenniamo Ia statua di marmo greco, ehe alcuni stOflCI dissero eretta a Vlrgll~o .sulia p!azza dell.erbe 

siccome dall' egregio sig. Antonio Mainardi fu dottamente provato falso un tale raeeonto. (DlSsertazt011e pubbhcata 

in Ma71tova al 1835). 
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ancora riposalo daHa dura prova dell' armi, perehe i mali umori, le discordie e le diverse fazioni 
covavano alt' interno, e al di fuori le agitazioni poliliche e le continue aggressioni di popoli vicini 
Ia provocavano al feroce esercizio di guerra, le quali eose per se stesse contrarie ai pacifici &ludii 
impedivano ehe questi avanzassero, e pereio colui ehe scolpiva il presenle monumenlo non aveva 
ancora conosciuto i felici progressi a cui I' arte era stata condotta per l' ingegno di Nicola Pisano. 

Il secondo monumento (disegnato aHa tav. 20.a
) fu posto neHa sala maggiore deI palazzo 

delta ragione, e di la ai primi giorni deU' anno 1853 venne trasportalo ad arricchire il patrio Mu-
5eo. Riguardando in questo lavoro aHa aceonciatura deI eapo deHa figura scolpita ad alto rilievo 
nel marmo (alLo metri 1, cent. 18; largo cent. 73) avremmo dubitato ehe . si avesse voluto rappre
sentare UflO scrivano od un giudice 0 forse il supremo reltore della repubbliea; ma l' avere i 
~Iantovani, eome abbiam detlo, gia prima prescello Virgilio a loro principe, l' averlo dipinto nei 
gonfaloni e negli stemmi e coniato nelle monete, e cio ehe e piu il rilevare in questa statua la imi· 
tazione quasi servile di quella eretta all'esterno deI palazzo medesimo (si vegga aHa tavola anteee
dente) persuadono ehe qui pure siasi inleso ad effigiare Virgilio posto a presiedere ad aui di 
suprema importanza, sieeome in quel Iuogo si amministrava giustizia. E nel primo e .. nel seeondo 
dei monumenti teste rieordati 'Tirgilio si mostra seduLo ed in alto di serivere; e sebbene am
bedue le figure appariseano assai rozzamente seolpite, pure, rilevandosi in quella di eui parliamo 
uno insieme meno scorretto e modi men grossolani al raffronlo deU' altra posta aIl' esterno, eosi ei 
sembra ehe possa essere stata operata nel medesimo seeolo ma aleuni imni piiI tardi e forse presso 
al i 242, in eui essendo il palazzo delllt ragione stato in gran parle distrulto dal fuoeo appieeatövi , 
venne nuovamente murato ed aggrandito. 

Aneora e rimasto un basso-rilievo di marmo (dalo in disegno aUa tav. 21.3
) ehe oggi 

serve di base al secondo altare a deslra entrando neHa eattedrale, ma ehe un tempo, secondo al
cune tradizioni, deve essere slato seolpito a bena posla per decorare la chiesa intitolata aSant' An
tonio. La quale ehiesa fu fabbricata all' anno 703 e di nuovo murata al 1350 per volonla di Guido 
Gonzaga, valendosi deI danaro raecolLo a questo fine dai mercadanti di Mantova. Ed appunto pres
soche al medesimo anno 1350 pensiamo ehe questo lavoro fosse slato eseguito, perehe sia pel . 
eoncetto sia per Ie forme moito assomigIia ad un aitro basso-rilievo fatto al 1340, rappresen
lante Drugo l\1erlollo genuflesso aHa Vergine ehe fu posto in Napoli neUa chiesa di Santa Chiara. (1 ) 
Volendo quindi spiegare la significazione di questa nostra scultura, semhra a noi di vedervi ri-
1ratlo Guido Gonzaga in atlo di presenlare a Nostra Donna ed al divino faneiullo il eapo 0 

massal'O dei mercanli, i quali avevano sborsato il maggior prezzo per erigere la fabbric3. 
Quivi infalti e Gesu ehe tenendosi neBa mano sinislra un papiro, su cui fu segnata l' offerta ed il 
voto, sta coUa destra in allo di benedire a quei due. Vero e ehe ]a figura eoronata, la quale di. 
ciamo rappresentare il Gonzaga, non eonsenlirebbe aBa dignita ehe aveva allora di eapitano deI 
popolo, ma intorno a eio ei siano permesse alcune osservazioni. Avendo Luigi Gonzaga, ventidue 
anni avanti ehe si scolpisse quel marmo, uceiso il Bonacolsi sotlo colore di togliere aUa patria un 
tirarino, fu dal popolo eletlo a suo eapitano; e se pel mite animo eon eui governava e pel vaIOJ'e 
dell' armi eon eui difese il comune egli d' ingegno molto svegliato riusci per una parte ad amicarsi 
gli animi dei Mantovani. dall' altra pere. per le mene naseostamente tenute con l' impero riusci 
pure al 1349 ad ottenere da Carlo quar.lo per se e pei suoi diseendenti iI titolo e l' autoritfl di Vi
cario Imperiale. Quindi questa autorila coneedula dall' imperadore ai Gonzaga eon dirillo di suces
sione quanlo piiI diminuiva la podesta popolare alt1'e1tanto rinfrane.ava quella di codesti signori; 
onda morto Luigi al 1360 Guido suo figliuolo essendo Vieario Imperiale fu elello eapitano di 
Mantova, ed a lui si coneessero si grandi privilegi e tanta larghezza di poteri, ehe chi legge quel 
deereto potra di leggieri persuadersi ehe nuUa mancava meno deI norne per dirlo sovrano. Pare 

(i) - D' Agincourt. aHa tav. XXXV, n: t5, deI vol. VI. 
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dunque che 10 scultore intendesse a dimostrare la dignita del Gonzaga valendosi di due mezzi ma
teriali reputati da lui i piu facili a rendersi inteso, l' uno cioe di porgli la corona sul capo, l' altro 
di farlo di una slatura piu aha deI popolano; il quale ullimo modo di distinguere i gradi e la no
bilta dei personaggi pare ehe fosse principio abbraeeiato dall' arlefiee, vedendosi egualmente di
stinlo il Gonzaga dalla Vergine e da Sant' Antonio quasi a dimostrare la difTerenza ehe passa fra 
la divinila. e il principe e fra questo ed il popolo. A ehiarire eziandio da chi ed a qual fine fosse 
slalo muralo quel tempio, divise il marmo in due scompartimenti, neU' uno dei qual i rappresenlo 
gli offerenti, neH' alLt'o il santo a eui era slata intilolata la ehiesa, e queslo pose a man destra, te
nuta eomunemente la piu distinta, e diede al basamento ehe sostiene la figura dei Santo un risalto 
maggiore affinehe 10 seopo a eui mirava la sua intenzione rilevasse pii! facilmente e piu sentita
menle. E come quesli appicchi moslrano neUo scuItore un ingegno meschino e la imperizia di 
rare, egualmente 10 mostrano gli ornamenti eondotti senza aleun garbo e la grave durezza nei pan
neggiamenti e nei museoli e la ignobilita delle forme, onde volendo pure accennare quel poco di 
bene ehe vi traspare per enlro altro non ei resta a notare se non ehe quei magri e secchi dintorni 
deserivono un insieme suffieienlemente corretto ed appajono semplici e naturali le diverse mo
venze, e eonvenientemente alteggiate le teste e le mani; ma tullo eio poco vale in un' opera in eui 
manea il pensiero e l' affetto. 

Ora ci e fallo di parlare del sepolero di Ruffino dei Landi, il quale certamente sedette Ve
scovo in Mantova al principiare dell' anno 1549 ed aneora al 1559 quando fu eletto da Luigi 
Gonzaga ad uno dei suoi fidecommissarj, ed era gia morto al 1568 in eui Guidone d' Arezzo eragli 
succedulo neHa dignila. episcopale. Morto il Landi, il eadavere di lui venne deposto in un' area di 
marmo seolpita a tre lali eon ornamenti e figure, e eollocata all' anno uno, eome scrisse il 
Pezza-Rossa, entro la chiesa eattedrale di Mantova, la quale ehiesa dovendosi atterrare al 1545 
per riedificarla eon disegno dato da Giulio Romano, il eardinale Ereole Gonzaga dono quel sepol
ero alle monache di Santa Paola ehe 10 impiegarono ad usi bassi e triviali. Soppresso al 1782 il 
monastero di Santa Paola, r area deI Landi comperata da Giuseppe Bonazzi fu riposta in una 
stanza terrena deI suo palazzo in Ostiglia, dove giacque fino al febbrajo deIl' anno 1855, in eui i 
signori Martani da Lodi, succeduli a Francesco Gobbio ncHa eredita dei beni deI gia defunto Bo
nazzi, fecero dono di quel marmo al Municipio di Mantova, affinehe ne usasse a erescere dovizie 
all'inci~icnte patrio Museo. Il sepolcro deI Landi (Iungo metri 2, cent. 15; alto cent. 78, e largo 
cent. 86, di cui diamo il disegno aHa tavola 22.3

) sembra a noi opera di seuHura interessante alla 
sloria deIl' arti deI nos1ro paese, e solo ci duole ehe sia pervenuto maneante deIla parte superiore 
ehe ehiudeva l' aveIlo, sulla quale doveva esservi certamente scolpito a tutl' uomo il defunto, eome 
10 aeeenna Ja iserizionc solloposla, ed al modo stesso ehe appunlo presso a quell' epoea si uso i~ 
~lantova di seolpire Milrgherita Malatesla sopra Ia tomba erettale entro Ia chiesa di San France
sco. Decadute Ie arti romano-eristiane i temi ehe oO'rirono aHa seuHura maggiore opportunita 
per tornaria a nuova vita furono preeipuamente i sepoleri ereui ai pontefici ed ai principi, ed i 
monumenti servienti ad oggello di eullo solili ad esprimersi a mezzo di emblemi simboliei della 
divinita, rappresentali dapprima eon animali, dippoi eon figure umane. Quindi gli artefici vissuti 
3i tempi deI medio evo ·studiando cd imitando quei monumenti romani si ispirarono ai coneelti di 
quesli, ma ad un tempo modifiearono i deui simboli ed emblem i eon forme piiI eonsentanee ai 
dogmi eristiani, soslituendo aUe immagini eapriceiose e bizzarre quelle di Dio, ueIla Vergine, dei 
Santi e degli Angeli, ehe si trovano impiegate perfino nei sepoleri. Forse e per eio ehe anehe 
neIl' area deI Landi si veggono seolpiti ai due angoli dei lalo principale ]a Vergine Annuneiata e 
l' Angelo annunciante eon in mezzo l' Elerno Padre ehe benediee ai fedeli, eon fra loro una croee 
e 10 slemma deIla illustre famiglia Piacentina dei Landi, avendo eon tale miscuglio di sacro e 
profuno inlcso 10 seultore a (hre eompiuta l' istoria reiigiosa e privala deI vescovo. Eguaimente 
nel fianco sinistro deU' area rileva la figura rappresenlante San Pietro, ed in quello aHa destra 



r altra di San Uuffino, ed in ambidue, enlro ad un nicehio , il veseovo genuflesso in aHo di vol
gere preghiera a quei due, ai quall e a eredersi ehe vivente avesse porlala speeiale devozionc 
per essere la ehiesa stata da lui governata intitolata a San Pietro, e per essere egli stesso stalo 
nominato Ruffino. Superiormente aHa eorniee noi poi chiaramcnte abbiamo lclle queste parole 
scolpite eon earatteri goti 0 tedesehi a. Quod bene de Lando Ruffini splendida virltts pontifieis man
• tos pavido eum slaret in :evo hoe sibi eostituit erelatum marmore bustnm. » La quale iseri
zione dal Signor Sissa (1) venne interpretala eO'5i: Quiescant bene de Lando Rttffini splendida 
virtute pontificis Mantuani ossa pattperum idoli qui sltltm IttmulU1n rere in revo hoc sibi constituit 
cl1Jlaturn marmore busturn ; onde ebbe a dedurre essere stato il nostro veseovo splendidamente 
virtuoso e I' idolo de' poveri. Intornq a quesla interpretazione basti a noi di osservare ehe nessuno 
storieo ha rieordato eosi fatti pregi dell' animo edel euore deI Landi; e ehe solo il Donesmondi noto: 
essersi (il Landi) con somma dolcezza adoperato per 10 spirituale accrescimento delta sua chiesa; 
alludendo eon eio solamente all' avere egli proeurato da Carlo V imperatore, aHora in eui queslo 
venne in Mantova al 1554, ehe fossero da lui eonfermati tutti i privilegi ehe per 10 avanti erano 
slati dall' impero eoneeduti aHa Chiesa M!lnlovana. DeI reslo non potendo lenersi oziosa la parola 
pavido posta neU' iscrizione crediamo ehe signifieasse come durante l' episcopalo deI Landi fossero 
eorsi tempi non lieti; perehe non solo sappiamo ehe all' anno 15G2 Franeeseo e Lodovieo Gon
zaga avendo ueeiso Ugolino loro fralello, gl'avemente se ne dolse Ruffino e mollo feee per olle
nere a loro dal papa l' assoluzione di tanto immane delitlo; ma .meora ehe ]0 slesso pre]ato fu 
eostretto a vedere la eitta ed il eonlado replieatamente affiitti da flera peste eosi ehe a11547 due 
terzi dei cittadini perirono (2); ed al 1548 vennero mietute di nuovo moltissime viuime. Quanto al 
merito artistieo deI monumento, ei pare eonseguire dal modo eon eui fu lavoralo ehe la seultura 
poeo aveva progredito da ehe era stalo eseguito il basso-rilievo da noi slalo dato in disegno aHa 
tavol~ 2t.a

, e ehe tutt' al piu l' artefice era riuscito per gli esempij olferti da Nieo]o Pisano in Ve· 
nezia a migliorare aleun poeo i modi meecaniei e maleriali deI suo lavoro. 

Poeo dopo a quel tempo, ossia in sul finire dei seeolo deeimo quarto, erediamo ehe fosse 
stata operata la statua (ehe da noi si off!'e in disegno aHa tav. 25.3 aHa fig. 1.3

) rappresenlanle Mi
chele l' Areangelo ehe vinto il demonio ]0 ealpesla e ferisee di ]aneia; eon ehe eerlamente fu in
teso di spiegare con senso aHegorieo ehe la virlu umana sussidiala dal favore eeleste si rende ca
paee di abbaltere i vizii e di vincere le ree passioni. Questa stalua (alta metro 1, eent. 25) e lutla 
di marmo di nembro, meno le a]i delI' angelo ehe vi sono allogale di ferro, e fu posla sopra una 
antiea eappella presso quella dedieata aHa Vergine Ineoronata entro la ehiesa calledrale di Man
lova (5). Lo stile di disegnare, il modo di scolpire, e l' armatura ehe indossa I' Areange]o asso
migliano mollo ad un basso-rilievo eseguito aHa fine dei seeolo XIV in eui e figurato San Gior
gio ehe presenta aHa Vergine eerto frate Lamberto, e ehe fu poslo nella antiea ehiesa di Bernale; 
e eosi in ambedue eodeste seullure si rilevano movenze seeehe e slenlale, e forme grossolane, 
ma ad un tempo eerta eonvenienza di cspressione bene adallala al soggetto. E pel' dire solo della 
nostra, ci pare ehe nella figura delI' angelo sia slata bene espressa ]a compiaeenza naturale c 
molto tranquilla deU' ottenuto lrionfo eon queUo sguardo dolce e paeato, eol conLento sorriso e 
eol franeo poggiare sul mostro abbattuto, tenendo la mano sinistra sul fianco, come quegli ehe riposa 
!>ieuramente delta villoria, perehe nessuno potrebbe attenlare di rapiJ'gliela. 

Un monurnento magnifieo fu ereltoal 1581 da Lodovieo Gonzaga terzo capilano di Mantoya 

(i ) - Si vegga al N: 93 dcll'anno 1854 della Gaz::etta di llantolla. 
(2) - Gionta: Fiorelto di ßlantova. 
(3) - Abbiamo inteso a descrivere questa statua. come fu veduta e disegnala da noi a\l' anno 18~O; non gia come 

appariscc oggi dopo ehe fu pulita e Iisciata e dopo ehe gli furono toHe Ie ali e Ia Iancia sUl'l'ogandovi con trislQ 
consiglio duc bilancie. 
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cntro la cappella delta dei Signori in San Frallcesco per onorare la memoria di Alda sua moglie 
figlia di Obizzone Signore di Ferrara. Queslo monumento fu descritto comporsi di quattro colonne 
riccamente intagliate e poggiate sul dorso ad altrettanti leoni, ehe sostenevano la ba ra divisa in 
varii scompartimenti entro cui allogavansi diverse piecole statue. Ma aU' anno 17ü7 mutato uso 
a quel tempio e caceiatine i frali che 10 officiayano, le pitture ed i marmi entro raccolli andarono 
guasti e perduti; onde e pure ventura ehe dalla barbarica devaslazione abbia potulo seampare 
quel tanto dei monumento teste aecennalo, ehe noi riportiamo in disegno aUa tavola 25.3

; eios 
una deHe statuette che deeoravano la cassa ({ig. 2.3

) e che mutilata da noi si conserva; e quattr.o 
eolonne ehe sorreggevano l' area (fig. 5.3

), le quali aequistate da un rieeo Signore intese a valersene 
ad ornamento di un S110 palazzo villereecio posto nella terra di Brugneto, presso Reggiolo. Dai 
quali avanzi e daUa descrizione faUa di quel sepolcro possiamo indurre ehe avesse dovulo avere 
molta relazione di stile con un aItro innalzalo a Nieolo Arringhieri nel ehioslro di San Domenico 
in Siena eseguito da eerto Goro maestro Senese; nel quale sepolero tre sole eolonne furono po
ste a sopportare Ia barn, e sopravi erano intagliati a basso-rilievo alcuni fatti allusivi al de
funto. Che se inveee le statuette poste nel sepolcro di Alda raffiguravano alcuni santi e la Vergine 
Annunciata dall' angelo, a eui forse la pia donna ave va mantenulo vivendo una speeiale devozione; 
eie, fu perehe le virlu della marchesa furono lulle private. Infatti gli sloriei la lodarono per gran 
religione e per straordinario affctto al marito, il quale dopo venlieinque anni di feliee eonnub
bio, co si amaramente si dolse deIla di lei dipartita mortale ehe appena pote sopravviverle un 
anno. Guardando a quel poeo ehe dei monumenlo pur n' e rimaslo sembra a noi ignobile e poeo 
grazioso il modo eon eui sono eondotte le parli, scbbene l'insieme eorretto ed il gusto di ornare 
assieurino a11' aftefiee la riputazione di ingegno sludioso. 

Eguale sorte ed all' epoea stessa incon1rava un aItro sepolero posto nella ehiesa dei Fran
ecseani di Man1ova, consaerato aIla memoria di Margherita l\1ala1es1a eonsorte di Franeesco Gon
zaga morta al febbrajo dell'anno 159ü. Questo Gonzaga ehe aveva faHo deeapitare Agnese Vi
sconti sua prima moglie sospellandola adultera, dippoi scrisse l' Amadei (t) ehe: « amaramente si 
.. dolse della perdila di Marghcri1a. L' ultimo suo amore pro euro egli tes1imoniarlo a' posteri facen
.. dole ergCl'e neHa cappella di San Bernal'dino posta neHa ehiesa dei Franeescani un maus01eo di 
.. finissimi marmi ornato eIi staluette, e sull' urna in eui posa il eadavere feee se01pire da bravo 
.. sealpellino la di lei figura nalurale eorieatavi sopra. » La quale sola figura rimastaci (da noi data 
in disegno aUa tav. 25.3 aIla fig. 4. 3

) ed oggi eolloeata neU' alrio della chiesa di San1' Andrea non 
reea per se aleun indizio deI progredire delI' arli, ehe anzi la maniera eon eui c seolpila appalesa 
si grave 10 stento ehe agguaglia la dUl'ezza dei marmo. E come suole aeeadere a quegli artefici 
ehe, senza por mente ai pregi estetiei, giudieano ehe basti a sorprendere gli spettatori una vana 
abbondanza di mezzi ed il superfluo lavoro impiegato in un' opera; co si in questo marmo da cui 
non traspare ne pensiero ne al1etto, si trovano peHieeie, rieami ed altri minuziosi frastagli eondotti 
eon infinita pazienza, nel ehe solo forse si manifesta l' abilita deI nostro seultore. 

Corne abbiamo dctto d'ignorare gli autori di molti dipinti ehe rimasero in Mantova, e forza 
ripetere egualmenle di questi lavori. Guardando aUa maniera eon eui sono qucsti disegnali e seol
piti ci pare 3d ogni modo d' indUlTe ehe la nosl1'a seultura sebbene rozza avesse dovuto rieeveJ'e 
o diretlamente 0 indircltamente un' irVluenza effieaee dall' esempio degli artefici ehe aHora abi
tavano in Venezia. Di eio prendiamo argomento da eerti rafTronti e dall' esame sopra aleune seul
lure eseguilc al seeolo decimo quarto; siceome, a eagione di csempio, da due Madonne a basso
rilievo poste l' una neU' 3trio dei Carmelitani, l' altra nella Aceademia di Venezia, e dalle figure 
intagliale entro i eapitelli deI palazzo ducale a San Mareo, nelle quali i eoneetti cd il fare gene
ralmentc assomigliano a quelli impiegali nei nostri marmi. Ed anehe gnardando aIl' isloria ci si pre-

' i ) - Cro ,~ac"c di Jfalltova, manoscritle ua Fellerico Amadei. 
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senta prohahile una tale opinione, perehe i Manto"ani spesso nemiei con altri paesi costantemente 
mantennero amiehevoli praliehe eoi Veneziani (1), ai quali poi erano "ieppiu strettamente legati 
dal eommereio, essendo faeili le eomunieazioni a mezzo delle aeque onde dal Mineio in Po si ar
riva pel mare Adriatieo diriltamente a Venezia; e per tale modo erano tolli gli oslaeoli di eorrere 
le vie, ehe all.ora erano ineomode epoeo sieure,e di ineontrare spesse taglie e balzelli ehe gravis
sime venivano imposte dai feudatarii e dai signo ri dei luoghi pei quali era forza passare. 

Indieheremo ora il norne di alcuni seultori, dei quali in Mantova non rimasero lavori, almeno 
per quanta si sappia, da 101'0 seolpiti, qu.:mtunque senza dubbio anehe qui debbano averne operati. 
Primi sono quei due fratelli Albertino e Luigi Ruseoni nos tri eoneiltadini ehe lavoravano di orefieeria 
e di seuILura intorno aHa meta deI seeolo deeimoquinto, e ehe servirono di ajuto a Meo di Cheeeo 
neH' inlagliare alcuni ornalllenti di marmo posti neHa torre deI duomo di Ferrara, e neUo seolpire 
eerte storie per ornare le finestre della ehicsa di San Petronio in Bologna. All' anno 1440 sap
piamo ehe Giovanni Franeeseo Gonzaga chiamo in Mantova Giaeobbino da Tradale per lavorarvi 
in seuHura, ma nessuno poi seppe indieare le opere ehe vi avesse eseguite, fra le quali si ha 
pero ragione di supporre ehe potessero annoverarsi le statue di San Giovanni, di San Franee
seo e di Nostra Donna ehe aU' anno 1445 dal Gonzaga si feeero eolloeare sopra l' oratorio di 
Santa Croee muralo nelluogo stesso di eorte; ma eio po co imporla dappoiehe queUe statue an
darono misel'amente perdute. Il da Tradate laseio diseendenza in Mantova e fu suo figlio quel Sa
rouele ehe al 1465 assieme al Feliciano e ad Andrea Mantegna intrattenevasi, eome abbiam delto, 
presso il lago di Garda amisurare monumenti, ed a ricopiare lapidi antiehe ; ed il quale al padre 
defunto eresse sepolero nel ehiostro di Santa Agnese, su eui volle scritto eosl: 

JACOBINO DE TRADATE PATRI SUAVISS. 
QUI TAMQUAM PRAXITELES VIVOS IN 

l\IARMORE FINGEBAT VULTUS. 
SAMUEL OBSERVANTISS. V. F. 

Eguali Iodi state attriLuite per sentimento d' amore figliale al da Tradate gia morto, i Milanes i 
avevano eoneedule a lui vivente quando ebbe a seolpire la statua di Papa Martino; su di ehe il 
Cieognara serisse (2) <I queste lodi sono deHate eon quell' iperbole ehe di lutte le figure rettoriehe 
• e Ia piu eara ai poeti, e ehe servc infinilamente a generare eonfusione neUa sloria, se ineau-
• tamente si fidano i posteri delle esagerazioni dei 101'0 antenati. lt 

L' abate Zanni rieorda eerto Alessandro Grosso seuIlore di metaHo ehe scrisse sulle proprie 
opere il suo norne eosi: Grosso mantoano mi fece an. Domini MIL.XI. al qual anno 1011 aITerma 
eh' egli vivesse ; e forse e ]0 steSSQ ehe fuse Ia magnifiea eampnna donata da Beatriee da Canossa 
nella chiesa di sant' Andren, slata poi distrutta nel 1444 da Guido Gonzaga per eavare melallo 
a lavorarne una nu ova pii.t rieea ed ornata. Questa nuova eampana, raeeonla il Donesmondi (5) 
ehe: Cl essendo sonata si ruppe e fu posta all' hora sopra otto eo]onnelle di pielra viva su la piazza 
• ~i Sant' Andrea: ma poi dovendosi aeconeiare essa piazza, la levarono quindi e la posarono in 
• Sant' Andrea da un canto a man diritta neU' entrare deHa ehiesa. '0 Quivi rimase fino all' anno i 81 4, 
in cui fu venduta in Milano dove falla in pezzi si uso deI metaUo senza ehe nessuno pensasse 

(i) - Leggiamo inratti ehe i Mantovani al t22() a mezzo di Benvenulo MlIssardo judice e di Nieola Donazonta de 
Gazzoni rinnovarono un trattato d' alleanza coi Veneziani, ai quali al 125G pllr giurarono solennemente tli lenersi 
congiunli in aeeordo, ed al 1537 si collegarono per combattere Maslino della Scala. Cosl ancora di spesso si 1ro
lUno ~tipulale allre eonvenzioni amichevoli con cui i Veneziani promettevano di somministrare )1 sale oeeorrente a 
coloro ehe abitavano nel Mantovano. 

(2) - Op. eil. al Tomo IV. a pag. 585. 
(5) - Op. eil. al Libro 1: della Parte 1: a pag. 579. 
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almeno dapprima a trarne modello 0 disegno. Perlocehe allro non ne rimase ehe la deserizione 
di essa fa Ha da certo Rampoldi, la quale, perehe non si sperda deI tutto la memoria di quel la
voro, pare non disconvenga a trascrivere cosi: "La campana di Mantova e opera mirabile dei 
» secolo XV siceome traforata in oUo luoghi a guisa di finestre la1'ghe in modo da potervi passare 
» una persona. Era formata deI piu fino bronzo, scolpita eon varii ben intesi ornati, tra eui primeg
» giavano qualtro figure, eiascuna delle quali era indicata eol proprio norne, eioe Atlas, Bereules, 
» Pallas, Adam. Per piu di tre seeoli questa famosa e mirabile opera si vide in un angolo deI 
• tempio di S. Andrea di Mantova, e dicevasi faHa da Guido Gonzaga, figlio di Aloisio, eome 
• rilevavasi da1l' iserizione ehe vi stava all' in1orno in eara11eri gotici: Guido Gonzaga prrepositu$ 
» Ecelesire majoris Manture pl'opriis manibus reeit hane eampanam in honorem pretiosi sanguinis 
• Christi, tempore illusl1'i domini Joannis Franeisei de Gonzaga primi mareltionis Manture. Anno 
domz'ni MCCCCXLIV. J) Sebbene l' istoria non abbia mai aecennato ehe quel prelato si fosse di· 
letta10 delle arti , pure, anehe il Zanni, guardando aHo seriUo aHribui a Iui solo quel eelebra10 Javoro. 

'-' Presso a quell' epoea furono aneora baUute diverse medaglie ad onorare i Gonzaga, delle 
quali tre sono riportate da noi in disegno aHa tavola 24.3

, come saggio deI modo eon cui era eser· 
eitato in allora un tale lavoro. Nella prima e effigiato Luigi Gonzaga Dominus Manture, il qualc 
vi e pure ripetuto nel roveseio colle assise guerresche, avente ai suoi piedi Mantova, citta, a cui porge 
amichevolmente la mano ; tanto fino a quei tempi la peste sozzissima della adulazione aveva potuto 
eorrompere gli spiriti; onde senza vergogna l\fantova fu posta in alto si vile da ehinarsi riverente 
all' uccisore dei Bonaeolsi ed all' usurpatore dei diritti del popolo. - Nella seconda da un lato e rio 
t1'a11a Paola dei Malatesta moglie a Giovanni·F1'aneesco Gonzaga, rappresentatavi pure nell' es ergo 
a lavorare al telajo; con ehe forse si in1ese ud attes1are pubblicamen1e il gra10 animo dei Man1o· 
vani per avere essa Marchesa tanto bene favorita l' industria e faHo fiorente il commereio; onde 
si narra ehe al 1474 venuto aMantova Cristernio re di Danimarca furono qui esposte cinquemila 
pezze di panno, tutte tessute dai cittadini. Ques1a medaglia fu eerlamente eoniata al principiare 
del secolo XV, cioe dopo ehe Paola era venuta consorte al Gonzaga. Noi pero nOll sapremmo dire 
gli autori delle due medaglie aeeennate, ma sibbene di un' altra (disegna1a aHa fig. 2.3

) ehe fu ope· 
rata da Vittore Pisano, di eui scrisse gia il Cicognara, ehe; " le medaglie deI Pisa no sono esegui1e 
• con uno stile facile e largo, un disegno correUo, una dolce imi1azione deHa natura, una intelli· 
• genza di scorci ardita, e la prima ehe si osasse con fortuna nei rovesci delle medaglie. II E Vittore 
era buon pitlore e buono scultore (1) ed eccellen1issimo nel disegnare animali, (2) cd ebbe ser· 
vitu coi signori Malalesta da Rimini, poi eoi Gonzaga (5), e dovelte mollo influire an' avanzamento 
uella nos1ra seultura siceome dimoro aleun tempo in l\Iantova e vi eondusse diverse opere. 

Le eose fin qui narrate in1orno al primo periodo delle nost1'e arli devono parere da poeo a 
chi le rafl'l'onli colle storie di alcuni allri for1unali paesi; ma da eio appunlo vicne prova come le 
al'ti camminano d' aeeordo colle "icende dei tempi e col senso morale deI popolo; ess~ndo ehe a 
~'lantova fu impedilo di progl'edire in quesli nobili studii da mutazioni quasi impl'Ovvise di varii 
governi slranieri, daHa inimicizia di molle eitta consorelle, da Iunghe guerre e feroci, dalle eomu
nicazioni rese diffieili, dalla poverla deHo slato, ed infine daHa serviltl ehe le venne imposta. Ad onta 
di questi gravissimi oslaeoli non e pero ehe in mozzo a quel rozzo operare cd aHa sconciezza delle 
forme non traluca in alcuno dei nostri lavori uno spil'ilO affallo morale ehe muovc dirillamen1e 

(1) - Si vegga a cio ehe scrissero Jacopo-Fil ippo Tommasini parlando della vita di Lorenzo Pignolia (Amster. 
Ilam. 1699) ; e monsignor Giovio in una lcllera volgare al duca Cosimo. 

(2) - DeI molLa valore deI Pisano in disegnare animali estesamente ne discorre il Faccio nelI' operetta (ete tJiris illu· 
stribus) scrilta al 1456 e slata ')lllbblicata in Firenze dal Menus al 1745. 

(S \ - In una Iettera scritla al 12 MaoO'io deI 1439 ua Paola Malatesta a Giovanni-Francesco Gonza ga suo marito si I 00 

legge infalli : Avviso ia cclsittulille tJost,-a ehe 1/0 fatlo cOlllandamclIlo al rtctore ehe fa~a ulIa promcssa de ducati 
atlallta PC1' el Pisano pie/ore. 
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dal cuore; perlocche, se non andiamo errati, ci pare ehe quelle povere menü e quelle mani impe
rite per Ie intenzioni accennate in alcune opere manifestassero forte amore deI buono e schiette 
espressioni di affetto aHa divinitä ed aHa patria. E noi vorremmo ehe gli esempii di questi pitlori 
valessero ad educare 10 spirito dei nostri artefici, affinehe fossero paghi delle loro opere !IIolo quando 
le avessero informale ad un sentimento generoso e magnifico, ed affinehe le dirigessero sempre a 
fini nobili , gloriosi e capaci di procurare aHa patria un bene morale, etcrno come eterna e la verita. 
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