
LIBRO SECONDO 

Della influenza esere-itata in Mantova dalla scuola di Andrea Mantegna e da altri Pittori 

e Scultori ehe precedettero la venuta di Giulio Romano. 

CAPITOLO 1.0 

§, eDella Stato civile di Mantova. 

La seeonda epoea delle arti Mantovane, al modo ehe noi abbiamo gludieato eonveniente a 
dividerle, eompren~e iI breve spazio di pressoehe ein quant' anni, nei quali sebbene si fossero 
lntrodolte mutazioni molto sensibili , non pero produssero frutti durevoli, perehe le arti furono 
impedite a prosperare da altre improvvise innovazioni gravi e potcnti. - Dopo la meta deI seeolo 
_ deeimo quinto, varii governi d' Italia si erano eostituiti in gran parte a dominio assoluto a eui gia 
li avevano eondoui alcuni nobili e molto possenti signori ajutati dal favore Imperiale e dallc di
seordie eittadine. Cosi a Milano gli Sforza, a Napoli gli Aragonesi, a Ferram gli Estensi ed altri 
in altre provineie godevano di tale podesta, la quale quantunque daU' universale fosse aeeusata sozza 
e tiranniea, pure non fu lolta 101'0 ehe tardi e per mano straniera. Pare anzi ehe allora il popolo 
avesse perduta perfino Ia speranza di bene, c eon soffoeali Iamenli ma senza eontraslo piegasse 
il eollo sotto il durissimo giogo, eompreso da forte timore per vedere ogni di i palehi imbrattati 
di sangue eiltadino, ed i magn"ati usare senza ribrczzo dei pugnali e dei veleni; e dall' udire ogni 
dovc grida disperate di tormentati, di orfani e di fuoruseiti. Fosse pero ehe questi diversi domi
natori erudeli intendessero di dare ai 101'0 governi, resi gia da 101'0 aneora troppo odiosi, una verniee" 
apparente di bene; fosse eagione politiea di blandire eoloro ehe per virtti e per mente si elevavano 
sopra gli altri; fosse infine ehe ambiziosissimi godessero di vedere gli ingcgni migliori ehinarsi 
avanli se e di sentire dalle boeehe 101'0 Iodi adulatriei ehe rieevevano in cambio di protezione e 
di danaro aeeordatigli; eerto e ehe a11' epoea di eui parIiamo Ie varie eorti d' ltalia mostrarono di 
largheggiare favori a pro delle seienze e delle arti. Infatli presso a quell' eta Nieolo V pontefiee 
stahili in Roma il eonvcgno degli uomini piu eelebrali per dottrina e sapere;" ed Alfonso d' Ara
gona si mostro in Sieilia ed in Napoli zelatore fervidissimo nel promuovere gli studii e l' esereizio 
di ogni nohile diseiplina; e Franeeseo Sforza profuse in Milano molte rieehezze a slipendiare let
terati cd artefici, fra i quali furono eelebcrrimi Leonardo da Vinei ed il ßramante; e Borso da Este 
tento eon premii ed onorevolezze di eireondarsi di eruditi c sapientissimi ingegni. Fu allora ehe 
Guglielmo VIII marchese di l\fonferrato istituiva l' Universita in Torino, ehe i Manfredi in Faenza, 
gli Ordelaffi a Forli, gli Sforza a Pesaro, ed i Malatesta in Rimini eerearono di illustrare i diversi 
loro dominii eolla protezione accordata alle lettere ed alle arti. Piti tardi sopra tutti si elevarono 
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i Mediei per isplendida liberalita e per fermo proposito di far progredire, pei loro fini, ogni sorta 
di studii neHa Toseana, dal ehe derivo la propizia oeeasione aUa eelebrita di molti uomini ehe 
crebbero deeoro all' Italia; fra i quali sono a notarsi il Pico della Mirandola, il Landino, il Cavaleanti, 
il Bandello, il Valori e l' Alberti sieeome i primi fondamenti ehe eostituirono l' Aeeademia attivata 
da Cosimo, e dippoi tanto avanti coildotta da Lorenzo il Magnifico. 

Mentre le cose procedevano a tale modo ordinale nelle diverse provineie d' Ilalia regnava 
in Mantova con titolo ed autorita di Marchese e di Vicario imperiale Giovanni Franceseo Gonzaga. 

" Questi neH'anno 1456 avendo anteposto a Lodovico un figlio minore al governo dello Slnto, quegli 
tanto si dolse ehe abbandonate le mma domestiche si pose agli stipendii deI Duca di Milano. Du· 
rando il mal animo di Gian-Franeeseo eontro il primogenil{) aeeadde ehe a questi laseiasse in eredita 
appena una meta deI dominio. Lodovieo aneora giovinetto affinatosi alle sventure, e eonoseiuto per 
esp.erienza quanta fosse triste la condizione di servire, dippoi diede segni nel governare di molla 
mitezza eol popolo, a eui volle sempre mostrare ineorrotta la giustizia eivile in qualunque ne
gozio di stnto, onde sembro ehe operasse ogni cosa non per interesse privato ma piuttosto per 
utilita pubbliea. Per eio ehe riguarda agli studii Lodovieo mostro di proteggerli chiamando a se il 
Platina, il Guarino, il Filelfo, Giberto da Correggio, Ognibene Leoniceno, Gregorio Corraro, Ercole 
Barbano, Basinio Parmense, Giorgio Trapesunzio, Teodoro Gazza, Nieola Perotto ed altri maestri 
di lettere greehe e latine, e pro euro al 1472 ehe per opera di un eittadino (1) s' introducesse in 
Mantova la stampa. A erescere deeoro alle arti volle ehe Leon ßatlista Alberli, e Luea Fancelli 
arehitetti, ed Andrea Mantegna pittore eonvenissero qui ad operare giusta le loro nuove maniere, 
per le quali erano gia saliti a gran fama. Co si i nomi di questi fissarono in Mantova un' epoca 
illustre ehe bene si eollega eon quella deI sapiente Lodovieo Gonzaga. 1\1a qui il norne di Andrea 
Mantegna ci riehiama a parlare dei pittori ehe operarono in Mantova siecome argomento pre
eipuo di questo nostro discorso. 

§ 11. Vi Andrca Mantegna. 

Nel seeolo XV, serisse il Tirabosehi (2) : « SI neereano in ogni angola eodici, e s'impren
lt dono a tal fine lunghi e disastrosi viaggi, si confrontano tra 101'0, si eorreggono, si copiano, si 
11 spargono per ogni parle, si form an eon essi magnifiche biblioteehe, e queste a eomune vantaggio 
JI si rendono pubbliche , si apron ealtedre per insegnare le lingue greea e latina, e in ogni eilta si 
Il veggon rinomatissimi professori d' eloquenza invilati a gara dalle universila piu famose , e premiali 
11 eon amplissime rieompense» (5); onde questo amore deI sapere 0 piu propriamente dircmmo 
questa sete arclentissima di erudizione, ehe forma uno dei preeipui earalteri di quella eta, dovetle 
inßuire potentemente eziandio sulle arti Italiane. Sieeome di solilo quando si guarda appassiona
tamente ad un oggetto si spingono sopra questo infinite rieerehe, dai risultati delle quali si lraggono 
alcuni principii, ehe facilmente generalizzali giusla un' immaginato sistema, si vanno poi applieando 
ad altri non giusti e eonformi, onde ne derivano cause -di difelto anehe dal bene; eosi le 

(1) - Noi ci atteniamo a quanto scrisse l' Amali (Rice1'che slorico-critieo - seientijiehe sulle origini, seoperte, illvetl
äoni e IJe1'fezionament-i fatti nelle lettere, neUe arti e nelle seiellze) al Tomo V; ehc eioe all' anno 147~ Pictro 
Adamo de Micheli Manlovano im presse il Decamerone deI Boeeaccio uiccndosi egli slcsso ej-usclem !Irbis eivis impri
mencti Auctor. 

(2) - AHa prefazione deI Tomo VI della sua Storia della letteratura. 
(5) - Anehe in ~Ianloya sappiamo ehe al sccolo XV Giovanni Franeeseo Gonzaga avevu chiamalo Viltorino da Fel

tre, il quale vi istitui una seuola eelebrata; e ehe prima Lodovico I: Gonzaga, vi aveva raecolti moltissimi codici, 
dando facolta ad ognuno di poterli sludiare. 
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lunghe meditazioni sopra le opere prodolle dagl' ingegni stranieri, suBe inclinazioni e sui lorousi parto
rirono i primi scmi ehe doveltero fruttifieare la generale eorruzione deI gusto. A questo modo i 
quaLtrocenLisli ammimtori delle bellezze greehe e romane, seossi nE'lla immaginazione dai eonee
pimenti magnifiei prodotti da uomini vissuti lungo tempo gloriosi ed appartenenti a nazioni libere, 
grandi, polenli e eelebrate da seeoli, dimentiearono facilmenle ehe quelli non polevano eorrispondere 
alle eondizioni e ai tempi 101'0. Quindi pel trasporto eon cui si studiavano quelle anliche produzioni 
derivo ehe quesle fossero aeeeLLate non eome semplici uoeurnenti d' istoria, ma sibbene eome basi 
sicure sopra cui elevare un nuovo edifieio; egli artefici studiando i monumenti pagani per irnparare 
1e forme vi penetrarono nel senso il quale era in aperta eontraddizione collo stato in ehe era eosti
tllila l' Italia, e co11a religione diversa ehe vi si professava. Percio impediti gli Italiani di immede
simarsi alle pene ed alle gioje dei proprii fratelli, ed a moversi a quella dolcezza d' amore, a eui 
il eristianesirno aveva gia imposto un carattere sacro ed augusto, dimentiearono per il desiderio 
eIi queste innovazioni pe rfino le ingenue beUezze poeo prima ottenute aai eonnazionali. La sma
nia di trar copia di erudizione dalle antichissime fonti essendo venuta generäle in Italia, vieppiu 
manifestava~i in Padova per opera dello Squarcione, -di eui anzi serisse il Rio (1): (l fut le pre
:I mier qui changea la direction de celle ecole (de Padoue) en la jetant a corps perdu dans les 
» voies du paganisme pour lequel il s' etait epris du plus aveugle enlhousiasme. » Lo Sqllareione 
infatti visilando la Grecia disegnava molte anlieaglie e molti monumenti ehe attestavano la gran
uezza di quella sventurala nazione, e trasportava in sua patria marmi e modelli porgendoli 
ai suoi creati corne i migliori esemplari da imitarsi. In tale modo avvenne ehe in Padova i Ia
vori stupendi deI Giolto, dell' Altichieri, dell' Avanzi, bclli per semplieita e spiranti viva fede, 
caldo alTelto ed altissimi sensi, fossero posposti aHa magnifieenza ed all' idealismo dei Greei, e 
percio si spegnessero le ragionevoli conceLte speranze ehe quelle prime glorie Italiane cresees· 
sero vieppiu splendide di un caraUere nazionale ed insieme cristiano. Cio ehe piu monta, pare 
ehe 10 Squarcione per smania di novila abborrisse perfino ogni ricordo di patria, ed al modo 
suo di vedere intendess e di rigenerare Ie arti non solo pei greei modelli, ma ancora per la imita
zione delle opere dei maestri Germani; (2) e chi esamini le opere Vene te di quella eta potra ri
scontrarvi ehe fino d' allora si era ingenerata di gia una viiissima servilila ai tipi stranieri. 1\1a 
fossero pur questi soli gl' innesti di muniere acealtale oltre ai monti ed oltre ai mari ehe ei 
rinserrano, ehe oggi non avremmo di ehe arrossire di altre vergogne! Ed i mezzi impiegati dallo 
Squarcionc, l' agialczza in cui egli trovavasi, la novita deI proponimento mandato ad eITetto 
eon tanla eostanza e con molta spesa diede aUa novella scuola apertasi in Padova una celebrita 
straordinaria a quei tempi, onde si nurra ehe venissero a visitarla distintissimi personaggi, fra i 
quali il palriarea di Aql1ilcja e 10 stesso imperatore Federieo. Quindi era ben nalurale ehe ancora 
molti giovani pUl' d'allri paesi vi coneorressero ad approfiltarne e ad udirne i precetti dello Squar
eione, cosi ehe gli storiei serissero avere egli avuto ad un tempo perfino cento trentasette seolari. 

Fra tanti discepoli Andrea Manlegna fu sopra tutti prediletto dal suo maestro, il quale seh· 
bene non difellasse di prole, pure per Ie rare virtu del giovinetto volle adottarselo eome figliuolo; 
dal ehe derivo, eome serisse il Rio (5) ehe: (t l' action du paganisme intronise par lui dans l' ecole 
» de Padoue, se deeouvre dans les ~ravaux de ses principavx eleves et parlieu.fierement dans 
» eeux d'Andre Mantegne le plus celebre de touS.1I soggiungendo ami ehe il Mantegna non si era 
arrestalo come mol li altri ad unn servile imitazione degli anliehi monumenti; (l mais qu' il s' en 
» appropria souvent l' esprit intime avec une vigueur d' assi!1lilation qui fait regretter d' autant 
'J) plus la perte d' un temps si preeicux qu' il aurait pu eonsaerer exclusivement a Ia eomposition 
» d' muvres plus vitales. ]) Infatti fu Andrea ehe piu originalmente e piu sentitamente impresse 

(i) - Op. eil. Al Cap. VIII. a pag. 444. 
(2) - Si vegga Selvatieo: St!tdii sullo Squarcione. Padova 1859:. 
(5) - Op. eil. al Cap. VIll a pag. 445, e 446. 
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neUe opere il caraltere proprio della scuola a cui si era educalo edella ela in cui visse, cioe gran 
eopia di erudizione, ed una certa fiIosofia astratta e soUile derivata dall' idealismo pel quale .prepa
ra va la mente ad esaminare le passioni umane sotto quell' aspello eh' egli stesso per 10 studio for
zavasi pure di veuerle. Quindi piultoslOche guardare, eome gli antichi maestri ltaliani, aUa sempli
ci ta naturale, piuttostocbe eerear~ In ingenua espressione degli aITetti nelle esteriori forme miti e 
eomposte, amo di esagerarle, quasi in eio confidasse di meglio eommoverne gli animi e di aeeat
tarsi la lode degli eruditi, disprezzando di piaeere all' universale dei popolo. - Pereio in ogni eosa 
proeurava difficolta a superare , usava uno stile rieereato, una rieehezza magnifiea ed uno sfarzo 
di aeeessorii, di prospettive, di verdure, di frutla e di allri ornamenti ehe spesso distraggono dal 
principale soggello, le quali eose tulle a bello studio eseguiva ~on eguale pazienza e eon eguale 
finitezza. Quello ehe dimostra l' elemento su eui basa questo nuovo sistema aeeettalo eon tm
sporto da Andrea l\Iantegna ci pare essere la emanazione di sapienza storiea ehe si rileva in 
ogni suo lavoro, e quella smania di sminuzzare analitieamente un medesimo senlimento e di ri
trarre eorollarii da uno stesso prineipio. Quindi spesso vi si trova una moltipliee e varia eopia di 
eoneelti riuniti fra 101'0 eon molla eura e fatiea, eosi ehe esaminando le opere deI l\1antegna non 
sfugge l' artifieio da lui impiegato a eollegare le parli aeeessorie col prineipale eoneelto. Volendo 
poi imporre un earattere ailo e sublime, ma di quella sublimita non ispirata da fede vera e 
dal euore, vestiva di forme eroiehe gli atti e le espressioni di tutte le figure yalendosi di un lin
guaggio ehe molto assomiglia a quello usato da cer li scrittori di ll~agedie, nelle quali i personaggi 
introdotti sembrano ereati a beHa posta in modo ehe poeo tengano della noslra natura. Tale difello 
soprattutto risalta nei bambini dipinti da Andrea eon un fare troppo virile, per eio ehe spelta aHa 
potenza deI sentire edel pensiero, e neUa maneanza di gradazioni neHa espressione dei eoneelli spi
rituali dell'une e delle altre figure, per cui in ciaseuna prodigando i medesi01i artificii, ne viene ehe al 
raffronto le divinita eompajono ignohili. Questi maneamenli eome apparsero a noi puo eredersi ehe fos
sero egualmente riconoseiuti dal Marchese Selvatieo sieeome aceenno eon queste varie sentenze: (1) 
- Jl Mantegna non senti gran ehe la espTessione bibliea e eristiana - Considerava la dottrina teenica 
deU' aTte uon altTimenti eome .un mezzo, ma eome un fine - Una mente ehe di mdo prende fiamma 
dal eUOTe. ma inveee sottilmente ceTea di sfuggire in trovati diffieili ed in eomposizioni erudite eee. 
l\la eio ehe O1eglio potra eorroborare Ia nostra opinione, pare ehe p05sa essere iI trarre da aleune 
opere deI Mantegna gli esempii ehe provino la di lui maneanza di fede. Co si in una delle tavole 
operate in Verona Ia prineipale figura ehe e Ia Vergine seduta sopra magnifieo trol1O posla in 
mezzo al frastaglio di arehiletture. di festoni, di O1edaglie e d' ornati, mostrasi in allitudine da 
110n esprimere nessun sentimento sacro e eompresa da si poea affezione verso iI figlio di vino 
volge il eapo alla parte opposta a quella dove egli ritto riguarda eon eurio~ila da fanciullo 
ad altri pUlli ehe suonano e eantano. Ed ai due IaLi sono varii santi intenli a leggere od a ra
gionare tra 101'0 mostrando per tali atli seoneissimi, nessuna riverenza a Maria cd al Ve1'bo. 
Co si in altra tavola oggi posseduta dai Landriani in Milano pose il preeursore Giovanni in aUo 
di mirare agli spettatori, e Ia Maddalena eonfidente innalzare al eielo 10 sguardo qliasi non vi 
fosse pure presente Ia Nostra Donna ed il Divino, verso i quali sarebbe slato opportuno 10 indi
rizzare quei sentimenti di fede devota per imprimere nel quadro il earatlcre di pittura eristiana. 
FinalO1ente erediamo ehe non vada esente da simili difelti Ia tela su eui il Mantegna uipingeva 
qui in Mantova Ia Madonna detta delta Vittoria; pereM ivi l' Areangelo e San Miehclc sono posti 
in aUo basso e servile a sorreggervi il manto, e Maria non O1ostra curarsi di questi e degli aItri 
personaggi divini dipintivi, ma solo sembra intenta ad intraltenersi eol Marchese Gonzaga. Pe~ 
.Ioeehe quei eelesti abitatori qui pajono posti a far corteggio al Signore di l\'lantova a eui tutti ri-

(1 ) Sul merilo arlistico del "ßfanl l'(Jna. Padova.1841. 
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guardano, od a riempire a1cuni vani deI quadro e ad arrieehire Ia magnifica seena oItremodo fra
stagliata da verzure, da frutti, da ueeelli e da altre minuziosita introdottevi eon poea ragione. Ma 
di eio basti ehe meglio eonverra parlarne a chi imprenda a diseorrere di tulle le opere state 
eseguite dallo. stesso Mantegna. Questo amore infinito di mostrare in ogni eosa un vanissimo 
sforzo di superare le diffieolli't a bella posta introdottevi e mollissima pompa di erudizione, ere
diamo pertanlo ehe si fosse ingenerato in Andrea non solo pei preeelti avuti e per gli esemplari 
propostigli dallo Squareione, ma aneora daU' avere per assai tempo eonversato eon uomini dot. 
tissimi ehe allora frequentavano Padova. Che b(me possiamo supporre essere il l\1antegna venuto 
in grande stima presso eostoro, se dei tre ehe pei primi si diedero a copiare e ad illustrare le anliehe 
iserizioni, eioe Ciriaeo de Pizzeeolli da Aneona, Giovanni Mareanova da Padova, e Feliee Felieiano 
da Verona, l' ultimo di questi pubblieando la gia eompiuta raceolta di dette scritture la dedicava al 
~lantegna ed a lui protestava: curn te httjusmodi investigandre promptissimum amantissimumque 
percepi, tum quoniam nihil est apud me potiits et antiquius quam te {ie1'i per quam clodissi
mttm atque omnibus prreclaris consumat'um vimm evadere, 10 ehe avvenne all' anno 1.465 quando 
Andl'ea contava trenladue anni di ela. Dippoi Matteo Bosso e Giano Panonio si legavano seco 
eon istretta amieizia. E piu tardi Pamfilo Sasso, il Benevole, il Leonardi, Baltista da Mantova 
ed altri tributarongli lodi pompose, e magnifiehe, le quali essendo state detlate da personaggi 
eotanto eruditi, e sapienti, provano COOle da essi fosse tennto in eonto non solamente di artefice 
illustre, ma ancora di uomo sommamente eoho e studioso. 

Questa fama, a eui il Mantegna era salito dopo avere operato in palria ed in Verona fu 
eagione ehe Lodovico Gonzaga ambiziosissimo di aequistare eelebrita daHa protezione aecor
datu alle arli ed agli arte fici e per non parere dammeno di altri signori d' lLalia 10 rieercasse 
di avere a stipendii. Come gia avverlimmo, non avendosi avute in Mantova corporaziolli d' ar
tefici ne seuole di pittura, sarebbe stato ragionevole a supporre ehe questa scuola allora venula 
a fondarsi da un uomo, il di cui nome suonava glorioso, avesse dovuto procedere prosperamente e 
produrre frutti durevoli; ma non pereio la riuseila avrebbe risposto al proposito se dobbiamo eredere 
agli annotatOl'i al Vasari, ehe aeeennarono essere (1) lamaniera di Andrea Mantegna venuta qui 
a finire quasi eon lui, od al Rio (2) ehe affermo de ne pas t1'ouver parmi les disciples de Mante
gnce tm seul peintre qui ait laisse de grands souvenirs dcms le nord de l' Italie. DeI reslo se puo es
ser vero ehe gli effelti derivali dall' insegnamento di Andrea non avessero pOluLo mantenere lun
gamente fra noi un' influenza efficace; eio non si deve soltanto imputare al maestro od ai 1\Ianto
vani da lui educati, ma eziandio ed ancora piu alle eondizioni dei tempi, per le quali le arti ri
dolle a slrumenli di principesca ambizione si feeero ben presto adlliatrici; 10 ehe infatti av
venne a quell' epoca in quasi tutti i paesi d' Italia; e Roma ne porge un Illminoso esempio 
nei diseepoli deI divin RafTaello, i quali eorrotto 10 spirilo e manierate le forme prepararono 10 
stremo deHa decadenza, a eui da li a non molto pervennero le arli Italiane. Ad ogni modo non 
dovra dirsi ehe i ereali, e gl' imi\atori deI Mantegna, fossero stali pochi in Mantova, se ad onta ehe 
alcuni, morto il maestro, furono poeo dopo eostretti a servire di ajuto a Giulio Pippi Romano, non 
pereio di 101'0 0 di altri rimasero opere della prima maniera non eomprese fra le poche e non pre
gievoli ricordate dal Lanzi, ollre alle molte ehe andarono guaste 0 perdute. Col ricordare que
ste opere ehe avanzarono e col riportarne alcune in disegno, speriamo anzi ehe ci sia dato a di
mostrare ehe le derivazioni venute da Andrea tanto in piltura quanta in seuHura non possono 
considerarsi indifferenli aBa storia delle arti Italiane. Cio dieiamo perehe le varie deviazioni dalla 
maniera deI eaposcuola ofTrono sempre per se un eerto interesse per quella originalilll assoluta 
e speeiale ehe pure vi si travede per entro, e manifestano quelle degradazioni dello scibile umano, 
ehe eomparate eoll' isloria dei tempi e delIa nazione diventano pagine di vivo interesse condu-

(1) - Edizionc ehe si sta pubblicando in Firenze dal Le l\lonnier, a1 Vol. V, a pag .. 238. 
(2) - Op. eit. a1 Cap. X, a pag. 455. 
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cenli a spiegare la verita degli effetti non meno ehe delle cagioni. Non imputeremo a difetto il 
silenzio serbato sopra questo argomento dal Rio, uomo di altissimo ingegno, perehe non a,'endo 
egli, sLraniero, assunto di dare una storia compiuta delle arti Italiane ma solo di trasceO'Iiere la 

o 
vora ed imparziale essenza deUo spirito di esse non pole discendere a dellagli minuli, ma divise 
a grandi masse Ie varie provincie ed i molli artefici , segnando i pUflli precipui e piu luminosi . 

. Noi pero ehe ci siam völti ad un fine diverso, considerando questa sentenza deI Thomas: » in 
• un paose corne I' halia, divisa in tanli paesi, e dove quasi ogni ciUa forma una capitale , 10 spi-
• rito nasceva e si sviluppava per tutto; e questa fu sicuramenle una. delle grandi superioritft 
• degl' Italiani nelle arti. Cio ehe a un male in polilica fece la loro gloria nelle scienze e nelle 
• arti, l) crediamo invece 'di dovere accogliere tulle Ie singole svariate notizie ehe hanno rela
zione coJIe arti deI nostro paese. 

~ III. Dei discepoli di Andrea 1l1antegna e di altri pittori. 

Dalle Iunghe e pazienli nostre rieerche ci venne faHo di conoscere i nomi di molli pillori 
ehe hanno vissuto in Mantova senza pero ehe ci sia slata data traccia delle opere loro ; abbiamo 
trovati ricordati alcuni lavori restandone sconosciuti gli autori; e pitl fortunatamente infine abbiamo 
avule notizie di alcuni , dei quali si COlloseono anche le opere. Noi non taeererno i risultati Cli 
questi studii, sperando ehe ingegni piu svegliati deI nostro pervengano a rompere il velo ehe a 
noi non fu .coneeduto di togliere. Dei primi bastera pero di aeeennare col norne le poche notizie 
raccolte riserbandoei di discorrere piu a Iungo delle opere le quali possono servire all' istoria assai 
piu ehe i riomi. . 

1. RaITaello Albarini, od Albarati studio l' arte da Andrea Mantegna aUa di cui ultima vo
lonta si legge sottoscrilto all' anno 1594: Teste Raphaele pictore filio quondam Jaeobi de Alba
ratis, cive et habitatm'e Manture in contrata bovis. - Servi poi di ajuto a Giulio Pippi Romano Ji· 
pingendo pei Gonzaga nel celebrato palazzo del T, e fu marito e padre come 10 si 'ricorda dal 
Necrologio di Mantova eosi - 15 marzo 1496 - Agnetis mttlier magistri Raphaelis depirttoris, 
mortua in cont. cigni per thisia, mt. an. 50 = Die ultimo febfttarii 1497 - Agnes filia mag. Ra
phaelis depinetoris m01't. in cont. cigni rot. an. unius = ed al 16lujo 1498. Joan. Bapt. filius Raplzae
lis depinctoris mort. in mtate annor. 5. 

2. Bernardino Arzenti figlio di Giovanni all' 8 di marzo dell' anno 1500 vien delto valente 
discepolo di Andrea Mantegna in un decrelo di Franeesco Marchese Gonzaga, col quale fu ascritlo 
aII' elen co degli stipendiati di corte. 

5. Domenico Azzolini, la di eui morle e registrata nel Necrologio di l\1anlova eosi M 7 
agosto 1501. Dominicus de Azolinis depinetor m.ortttttS est in cont. bovis, mtatis anno 25. 

4. Bernardino da Verona. NeUe Iettere scritle al 28 di luglio cd al 28 di agosto deI 1496 
da Bernardino Ghisolfi al l\1archese di l\1antova si accenna ehe quegli eoloriva enlro il palazzo 
Marchionale in Gonzaga : nella sala delle vietorie dell' Ill.o et Exeell.o Si(J. quondam Mes. Ludo
vieo suo avo, el che in questa maestro Bcrnardino da Verona presto finiret la faciata verso il ponte. 

5. Giovanni Botta, 0 Zovano ' dei Botta depintor ehe dal Necrologio si ricorda mortuus de 
fevera a di 24 april 1528 in cont. ceseno, et est amala pm' dies 15 ct de retale annor. 60. 

6. Lo stesso Necrologio ci ricorda il norne pure di un altro piUore fin qui seonosciuto vis
suto a tempi dei lVIanlegna, leggendovisi cosi: (t octobre 1526. Moise ebreio del Castellazzo clepen. 
tor m01'tuus est de feber« contin1~a in cont. Monteseli bianchi, et fuit infirmus per dies 20 el mta
tis annorum 60. 



, 

4ß 

7. Girolamo, Francesco e Bartolommeo Corradi, tre nomi ehe ricordano il parentado di 
,una illustre famiglia di artefici pur troppo dimflnticata dagli storici; cioe Girolamo e Francesco e 
Bartolommeo 101'0 padre, di eui i primi due furono nominati nel testamento di Andrea ManteO'na " c 
egregiis virisFrancisco pictore filio quondam Bartltolomrei pictoris de Conradis cive et habit. ßfanture 
i;t cont. montis lYigri, et Hieronymo ejus Francischi fratre el piclore cive et habit. ut supra; testib1ts. 
E a credere ehe cosloro avranno operati molli lavori i quali per ineuria degli uomini e per le yjcis-· 
situdini dei tempi furono guasti 0 distrutti; onde oggi maneano le prove delle loro imprese; 
sven1ura in vel'O che pur troppo fu eomune a molti valorosi ingegni d' Italia per essere sta1a 
questa infelieissima terra troppo crudelmente straziata dagli stranieri e dai nazionali. 

8. Giovanni Giacomo da Cremona - Nel Necrologio di MantQva e scritlo = Die ultimo 
octobris 1497 - Joan. Jacob. de Cremona pictor mortuus est in hospitale ex fibribus cont/:nuis 
rot. anno 40; el stetit infirmtls per menses duos, e forse qui era venuto per apprendere l' arte da 
Andrea l\'lanlegna assieme all' aItro suo eoncittadino Anlonio della Corna. 

9. Benedetto Ferrari" di cui nessuno fece parola e che sfuggi " pure alle attentissime in
dagini praticate da Pasquale Codde. Noi ricordiamo molto volentieri questo pittore dopo che ci venne 
faUo di pubblicare, fra le memorie original-i Italiane di belle Arti, stampate in Bologna all' anno 1842 
dal benemerilo Signor Michelangelo Gualandi, un documento affatto inedito conservatosi nell' ar
chivio ehe fu dei Gonzaga, da cui si fanno eonoscere alcuni lavori da lui operati nel palazzo di 
Marmirolo. " 

10. Simone Ferri erealo delta scuola deI Mantegna, e stipendiato poi dai Gonzaga, il 
qualc al 1517 ab~tava in Pielole dipingendo quivi un palazzo di esso Marchese, da eui corne ri
lcvasi da alcune leltere, spesso era domandalo in J.\'Iantova ad ornare eziandio con pitture le sue 
regie slanze. 

11. Giovanni Gazzi, rammemorato dal Neerologio di Mantova cosi: 25 mal'ZO "1528. Joan. " 
Lconardo di Glzazi depentor morite in preson in contra ta grifone de anni 42. 

12. Girolamo GroUi, nato al 1486, si edueo aHa scuola dei Mantegna, ed essendo molto 
studioso ed amieo agli uomini di lettere fu nominalo 10 Magistro; e dal Necrologio di Mantova si 
no1a ehe: a 18 febbmro 1528. !rIagistro Hieronimo di Grotti depent01' morite in cont. mastino 
dc eta anni 42 el {oe mala mesi H. 

t. 5. Pier - Antonio Guerzo. Dalle lettere serilte dal Ghisolfi al Marchese di Mantova al 1496 
rileviamo ehe eotestui in quell' anno occupavasi a dipingere nel palazzo cli Gonzaga, leggendovisi 
al 28 di luglio: Maestro Pietro Antonio GuC1'ZO ha dato principio aUa facciata verso la strada, 
dovc ha dllJincto [a victoria deI Bolognese; ed al 2U agosto: Maesl1'o Pier Antonio Guerzo lla co
minciato a metter Zi colOl'i sopi'a Za sua facciata de Bologna, et lza facta buon lavorero, ~ sei se
(Juita co me ha principiato finira presto. 

14. Luea Liombene, al 22 di febbrajo deI 1491 seriveva al Marchese Franeesco Gonzaga 
di essere disposlo, seeondo gli ordini avu1i, ad andar a lavorare a Marmirolo de 01'0, arzento, azuro 
et'altri buoni colol'i; cd afTerrnava in alLra letlera diretla ad un suo amieo ehe dall' anno 1476 
a1 i 4U1 non ave va potuto mai uscire da Mantova trovandosi di continuo o{:eupato siccome pit
tore stipendiato dalla corlc. 

15. Carlo dell\Iantegna, ehe non sappiamo eon quali vincoli di parentela fosse stretto ad An· 
drea ma ehe cerlamentc fu suo allievo e ehe si tr:sferi dippoi ad abitare in Piemonte. Il Lanzi 
osscrvu: essere raro trovarne cosa certa di Ca1'lo, confuse le opere sue dai dilettanti con quelle dei 
caposcuola. Pereio si avrebbc forse cagione a dubilare ehe egualmente sia aceaduto di quel dip}nto 
adcsso eonserva1o neHa Galleria Reale in Torino, il quale fu pubblicato all' intaglio ed illustrato 
dal chiarissimo ingegno di Roberto d' Azeglio senza pero che abbia potuto addorre le prove per 
averlo giustamente attribuito ud Andrea l\1antegna. ehe se quest' opera fosse sicur.amenle di Carlo 
potremmo da essa trar,re argomentoeom' egli avesse seguitata la maniera di Andrea senza ag-
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giungere nulla deI proprio, e senza mostrare qualchc emanazione dei proprio sen lire ; tanto tra
spare in ogni eosa una minuziosita piuttosto servile. E facendo confronto di questo lavoro eon 
altro sullo stesso argomento condotto dal caposcuola per la sua privata cappella entro la Chiesa 
di Sant' Andrea di Mantova, osserviamo che il primo manca dei pregi speciali i quali si rilevano 
nel secondo; onde in quello oggi serbato in Torino le espressioni dei personaggi divini con nes
suno legame si riuniscono fra loro, cosi ehe Giuseppe e posto a leg gere da un canto, e la Vergine 
cd il bambino nel mezzo nulla si curano di Giovanni, di Anna, e di Gioachino, i quali tutti atteg
giati in posture di lroppo ricercate riguardano a chi 101'0 riguarda. Invece nclla tela l\'Ianlovana 
potrebbe dirsi che la espressione d' amore peccasse di esagerazione, tanto sono violenti le lnosse 
dei due putti Gesu e Giovanni colle quali mostrano di volersi abbrilcciare. Ma di cio basti perehe 
ragionando sopra una ipotesi potremrno facilmente forviare dall' assunto ehe ci siamo prefissi. 

16. Bernardino Mantegna, uno dei figliuoli di Andrea "detto dagli annotatori al Vasari (1) es
sere morto all' anno t 495, e che fu forse quello di cui Matteo Bossi scriveva' Mantineam no
strum auclio filii mortem dolentius et gravius; e se questo pur fosse non deve pero confondersi 
con l' altro dello stesso norne e casato, il quale al 1506 dipingeva pei Signori G0I!zaga, ed a cui 
venne poi affidato dipingere la cappella grande deI priorato cli bfarcaria, eome rilevasi dal te
stamento scritto al1.° di giugno deI 1526 da Alessandro Castiglioni. La morte deI qual ultimo 
trovando registrata nel Necrologio l\fantovano eosi: 9. april 1528. Bernard'irio Mantigna maestml 
morto cle fevera et catar in contmü, nave, cle eta te anni 54, questi non poteva sicuramente essere 
stato figlio ad Andrea, corne scrisse il Codde (2), siccome non fu neppur ricordato dagli alti di ul
tima volonta deI medesimo Andrea stipuJati al 1.0 di marzo de11504, ed al 24 di gennajo dei 1506. 

17. Giovanni Giacomo l\'lantici, che nel tZbro clei manclati al foglio 121 agli anni 1512 e 1515 
si trova · inscritto fra i pittori stipendiali dai Marchesi Gonzaga. 

18. Domenico, Costantino e Luigi Medici, dei quali diremo ove ci cadra di parlare di un' opera 
che crediamo eseguita da due dei detti pittori, ed ancora di nuovo quando aHa Parte II. a riferiremo 
diversi documenti che li ricordano. 

19. Perini, 0 Perino. Nel Necrologio di Mantova troviamo scrillo cosi: die 16 febbr. 1500. Donina 
uxor quonclam magistri Perini pictoris, mOl'tua est pro uno cancro in cont. montis Nig1'i, retatis anno 67. 
La quale Donina fu madl'e ad altro arlefice di nome Giacomo, delto dal Codde discepolo deI 
bfantegna e che gli erct cl' ajuto specialmente nel dipingerc a fTesco molte case cli il1antova, e di cui 
fu fatto questo ricordo nel Necrologio di Mantova: acH 9 april 1528 Maestro Jacomo cle Pyrino 
depentor morite in cont. monte Nigro cle fevera continua in etate de an. 60. 

20. Polidoro. II Ghisolfi in due lettere scritte al Marchese di Mantova nomina questo pittore, 
il quale lavorava nel palazzo Marchionale in Gonzaga. Cosi al 21 di ottobre dei 1495 : dicc La sala 
appresso la camera dei cavalli e una bella cosa da veclere et maxime quella facciata che ha facta 
Polidoro, siche la signoria vostra se potra contentare se bene clicto Policloro, e stato un poco pigro, 
ehe almenD ha facta bene si che quello se podra perclona1'e; ed al2U di agosto deI 1496 si lamenta per
che maestro Polidoro depinctore non volle lavorare et sono piu de octo cli ehe non I' ho visto che le 
partito cla Gonzaga senza mia saputa. 

21. Carlo Richesani, allievo deI Mantcgna, leggesi sottoscrilto al 5 di aprile dd 1508 al 
testamento di Cristoforo Stl'ada: teste Carolo filio quonclam !acobi cle Richesan'is pictore cle cont. 
se1'[Jre; ed a121 di marzo dei 1515 inscritto pure nellibro detto la ftlassa1'ola, che partenne al· 
l' archivio dei Gonzaga, in cui si nota essere stato pagato al Richesani certo danaro, come prezzo 
delI' aver coloriti quattl'o grandi stendardi, senza pero aggiungere piu chiare notizie dell' opera da 
quello eseguita. 

Sl2. ßartolommeo, e Robel'to Satchi. Nel Necrologio Mantovano si legge: 1.°1ujo t 542 Bar-

(1) - Op. eit. Vol. V. a pag. 181. 
(2) - bfemdrie biograßche degli artefoci Mantovani. Jlant01la'l85.7. 
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tolom. di Sacchi dito domenedio depentor morto in cont. liompardo de anni 86,' il quale fu uno 
fra i dileUi diseepoli di Andrea Mantegna, e servi poi di ajuto a Giulio Romano e fu padre a Ro
berto la di eui morle e aeeennata eosi: 4 Decembre 1569 magistro Robe-rto di Sacchi depentor 
morite in contrata liompardo de anni 80. ' 

25. Stefano Speroni euueatosi aHa seuola dei figli di Andrea l\Iantegna esso pure dippoi valse 
di ajuto a Giu/io Pippi, e mari al 1562 eome apparisee dal Neerologio di Mantova nel modo ehe 
segue: 6 novembre 1562. Magistro Stevano di Speron depent01' morto de febra et cataro in la st1'(1 
de Liompardo, et fuit infi1'mo giorni 10 et de retate anni 60. 

24. Tondo - Agli anni 1490 e 1491 lavorava entro il palazzo Marehionale di l\larmirolo, 
ed e rieordato da aleune lettere serilte dal Ghisolfi al Gonzaga, in una delle quali al 28 di febbrajo 
deI 1490 e detto ehe: Tondo e quell' altro depintore non mancano per forni1'e quell' opera della 
sala, quale compare ogni di meglio,. ed in un' altra al 16 di luglio dei 1491 ehe: Fmncesco, e Tondo 
insieme ancora 101'0 comenzarian a dipingere quelli trionfi li quali a lor ge par farli suso le tele 
secondo Ita facta Messe1' Andrea Mantegna, et dicono che cosi facendo faranno piti presto, e saranno 
piu belle e piu durabili et ancora dice ognuno experto in tale ese1'citio. 

25. Bertolino Topina. Dalle lettere teste aeeennate deI Ghisolfi ei vien faHo eonoseere eome 
atr anno 1494 questo pittore lavorava nel palazzo di Marmirolo, ed al 1495 e 1496 in quello di 
Gonzaga, nel qual ultimo luogo si rieorda ehe: delta camera delli elementi ne e fornite due facciate 
che ha facta Bertolino Topina dicto el filosofo, et sono quelle delta terra edel foco ehe sono fomite 
e.tcepto manc(t fare li abbassamenti che se fara presto. Ha facta in le altre due 1tna pontada cioe 
quella deU' aje1'e che fa il dicto Bertolino, et ge ha facta una figura grande del naturale che sede 
suso un earro trionfale con uccelti d' intorno che volano per l' ajere. 

26. Giorgio Vaeca pare ehe giovinetto si edueasse aHa scuola dei Mantegna, ma eertamente 
dippoi servi di ajuto a Giulio Ronlano essendo da questo ricordato fra i pittori ehe al 1551 lavo
mvano in Castello et in altri lochi. Dall' alto di sua ultima volonta ehe fu letto da noi neH' arehivio 
dclla Basiliea di S. Andrea in Mantova, apparisee nato eirca all' anno 1496 e vivente aneora al 1576. 

27. Valenti, da aleuni dcUo Andrea 'da altri Antonio, e ehe forse fu figlio a quel Valente Va. 
lenti, il quale all' anno 1480 era incaricato di sopravvedere aHa fabbriea della chiesa di Sant'Andrea 
in Mantova. Il Valenti pittore di cui parliamo e ricordato da alcuni mandati di pagamento spe
diti sul finire deI sceolo XV d' ordine di Franceseo Marehese di Mantova, e di eostui parlando il 
Codde serisse: Ne e a dire come molti di questi pittori scolari deI Mantegna andassero in dimen
ticanza, perocclte operando essi sotto di Sb illustre maestro, a lui solamente, com' e soli/o, era attri
buita la lode 'I1lentre essi a gttisa di stelle che rimangono offttscate quando il sole e sull' orizzonte, 
restavano ignoti a danno delta storia pai1'ia delle belle at,ti. 

28. Leonardo Vcsenli, rammenlato dal Nccrologio di Mantova eosi: 27 Aprilis 1528. Magistro 
Leonat'do Vesenti depent01' morto de fevera in cont. cervo, e stit mala per mesi t1'ei de etate an. 50. 
Forse questo Vesenli e 10 stesso ehe altrove fu chiamato Lonardo da Piacenza, al quale dallo stesso 
Neerologio si rileva esscre al 20 di aprile premorto di pochi giorni una figlia, in quell' anno me
dcsimo 1528 in eui la peste dominava in Mantova ferocemenle eosi ehe la eiWl rimase diserlala 
di abitatori, eome altrove abbiamo dimostrato (t). 

29. Pielro da Vieenza, di cui non rimase se non questa memoria fatta dal Necrologio di 
Mantova: 6 decmnbre 1527. Magistro Pedro da Vicenza depentor morto de fevet'a in cont. liopardo, 
de eta anni 60. 

50. Domenico ZapeUi. Co me dell' anteeedenlc pitlore diremo pur di questo ehe fu solo rieor
dalo dal nostl'O Necrologio in cui si legge: 7 novembre 1527. Mag.o Dominico di Zapelti clipinctore 
1n01'to de (evera in cont. 'I1lastino de etä an. 70. 

(1) - Sllulii statistici della pO]Jolazione di Mantova; iYi 18;;9, a pag. 65. 
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Jl numero degli artefici vissuti in Mantova a11'ela di eui ragioniamo rende prova dell'esservi 

state prolelle le arti, menlre pochi di solito si dedicano ad un'arle quando non vi si offrano propizie 
occasioni per esercitarla ~ ma di eio basli essendo piti utile il discorrere delle opere rimasteci 
fra Ie moltissime ehe pur andarono perdule. 

Fra i discepoli di Andrea Mantegna sembra ehe si dovessero annoverare pei primi i suoi figli, _,--
come queBi ehe dcvono avcre avuti vantaggi di gran lunga maggiori in eonfronto di quelli ehe 
possono essere slati eoncessi agli allri per apprendere r arte; ehe oltre i preceUi impartiti dal 
maestro a tutti, doveva ad essi tornare di sommo giovamenlo l'udire ripetere gl' insegnamenli nel
l'intimo eonversare in famiglia, eon parole caldc insinuaoti, quali possono csserc dettate da un 
padre amoroso, e piti ancora il poter eglino esser sempre eompagni al eapo-scuola neUe opere 
ch'erano mano mano da Iui eondotte con tanta valentia. Noi stimiamo quindi, per quanlo speUa aUa 
pratiea di operare, ehe si siano trovati in cireostanze oltremodo favorevoli e ehe abbian.o avute 
tutte Ie occasioni propizie per superare gli altri; mentre teniamo per fermo, per quanta si rife-
risee aBo spirilo, ehe inceppalo questo da preeetti autorevoli, av e 0 anzi dovut,o inconlrare 
forli ostaeoli a spie gare una ma!liera indjpendente ed originale. Ma pare ehe L~V1co ' e FräiiCe-
seo, figli di Andrea Mantegna, non avess'ero- trasporlo pe\' 13 piltura, mentre, anzi ehe riuseire ce
cellenti, alme no nel tratlare la materia, hanno Iaseiati tali saggi, anche ,in eiö, da doverli slimare 
poco piu ehe .a·uti deI adre. Infatli Lodo.vieo, riehiesti 'ed ottenuli dal marchese Gonzaga l'inea-
rieo e la provvisione di Commissario altese per qualehe anno a quella magistratura eivile neUa 
terra di Ca vriana, e circa all' anno i 509 fini in giovine eta la sua earriera mortale. Franecseo 
poi, per quanta Iaseio scriuo egli slesso, avendo ehiesto ad un ministro di eorle piu braccia di da-
tnasco che non mi volse mai dare, per eo&i lieve eagione si rislelte per sei anni, eioe fino al i 506, dal \" ,-, ~ IS' ~ 
colorire. Ollreehe eostui era d' animo inquieto, piti inehinevole al triste ehe al ben opera re ; ed ar~ 
reeando molti affanni a suo padre fu mandato dal prineipe neUa villa deHa di Buscoldo eon 
ordine ehe non useisse di la senza speeiale perrnesso. Gli storici non aceennarono opere distinte 
ehe fossero state eseguite da quesli due fralelli, e sappiamo solo eh' essi raceoneiarono e feeero 
compillta una slanza, rimasta imperfetta per Ia morte di Andrea, entro il easleUo; e ehe piti lardi 
operarono alcuni dipinti per deeorare la eappella di loro- famiglia, onde dar spaecio a queBo ehe 
era stato ordinato dal padre moriente. Abbiamo ereduto opportuno di dare in disegno questi ul-
timi Iavori, e perehe frutti originali dei figli di Andrea, e perehe se ne conservasse memoria; 
tanto piti ehe tali dipinli gia guasti e patiti ognidi vieppiti van deperendo per essere situati in un 
Iuogo maneanle di uria e di Iuee. 

Nella prima fra le operecondotte dai figli di Andrea (ehe noi diamo disegnata aHa tavola 25. ) 
si vede dipinto sopra tcla un episodio deHa storia narrata dall' Evangelista San Luea. Diciamo 
episodio perehe non vi si vedono le turbe, qum exibant ut baptizarentuf, ma solo Gesu, sul di eui 
capo il preeursore versa l' aequa 1ustrale, si~bolo della rigenerazione per la quale il Divino seeso 
in terra vi stabili un' epoca avventurosa pel popolo ehe predilesse ab cterrlO. 11 eomponimenlo e 
simmetrieo; nel mezzo deI quadro sono Gesti e Giovanni, al Iato sinistro un Angelo ehe porla le 
vesli deUe quali si era spogliato il Redenlore ed al deslro un popolano recanle un seeehio, 
forse a maggior eomodita per eseguire il batlesimo. Le quatlro fi gure sono aUeggiate c disc
gnale a modo di statue, hanno pieghe minuziose e dintorni assai duri, e sono poste in mezzo 
a verzure ed a frutti. Pare ehe gli artefici, non ispirati da un senso religioso e morale, abbiano 
potut.o e con molta fatiea esprimere ehe: descendit spiritus sanctus cmporali specie sicut columba 
in ipsutn ,eol dipingervi in alto Ia colomba a eui riguarda Gesti e eol far protendere da queslo Ia 
mano a Giovanni. Ne eerlamente poi valsero ad esprimere il senso allissimo delle sacre serilture; 
tlOX de cmlo facta est: Tu es filius meus dilecltts, in te complacui milli, ne Ia sublimila deI perso· 
naggio Divino rappresenlato a 8uscitare Ia fede di eui difeUarono gli inventori, i quali penctrati 
nemmeno dalla forza d' amore ehe si racehiude in quelle parole, non le seppero pereio tradurre 
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neU' opera: onde il eomponimen lo riusei vuolo di poesia e di affelto, e ricevelle solo l' impron ta 
di servilila meditata sui precetti deI eapo-seuola. 

Quesli medesimi difeui morali appariscono pure nei qualtro Evangelisti dipinti sui muri di 
quella stessa eappella, (disegnali alla tavola 26.3 e 27.3

) sebbene rispetto alle forme vi si manifesti 
l' indizio di una maniera piiI Iarga e grandiosa. ehe mesehinissimo infatti si moslra il eoneetto 
nelle rozze figura sedute in bigoneia, contornale da frondi e da frutti, ai di eui lati sono posli 
quasi compagni anzi ehe simboli l' angelo, il leone, l' aquila ed il bue, e tulle gravale da impor
tuni ammassi di panni. Le quali eose rivelano Ia impolenza dei pillori ad imprimcre neUa rap
presentanza il earallere reiigioso di uomini scossi da celesle influenza ed ispirali a uarrare 10 
slorie divine. 

A queste opere erediamo di aggiungere due bambini dipinti sopra tavole (disegnati aHa ta
vola 28.3

), le quali furono posle un tempo ad ornare la Chiesa di San Franceseo in Manlova (1), e 
servirono eome di cpisodio ad un piiI grande lavoro in eui erano figura ti i dolori patili da G~siI per 
1a salvezza dei ruondo. Le qual i pitlure abbiamo volute aeeennare sebbene parti aeeessorie di un'opera 
ehe poi ando perduta, pereM se alcuni pensarono ehe polesse averle escguile Andrea Manlegna, 
altri piti ragionevolmente giudiearono inveee ehe fossero state eondolle dai figli . Dall' esame di 
quesli lavori pare ehe si possa dedurre ehe Lodovieo e Franeeseo Mantegna degradarono l' arte da 
quel segno stesso a eui il 101'0 padre la aveva portata, sia rispetlo a110 sfarzo di erudizione eon 
cui questo llveva usalo di arrieehire i eoneetti, sia pel modo diligente eol quale fu solito di rar 
compiuti i dipinti. 

Un aItro di quei diseepoli di Andrea, ehe studiando piullosto Ia parola ehe il senso ridussero. 
l' arte a mestiere, fu Antonio da Pavia pittore fin qui non eonoseiuto, il quale 0 venuto in Mantova 
eon Micheie suo ziö, stato avanti da noi ricordato, 0 dippoi allogatosi neHa seuola deI eelebrato· 
l\'Iantogna, qui ecrtamente visse ed opero. Guardando ad una tela (2) su cui serisse il proprio 
norne e dipinse Noslra Donna seduta in trono eol figlio Divino ed ai lali i Santi Pietro e Giro-· 
lamo eon due frali (si vegga aHa lavola 29.3

) possiamo francamenle affermare ehe l' artcfiee non 
d' altro oceupossi se non .dijmitare le statue antiehe, mantenendo nel dipingere la durezza dei 
marmi da lui preseelti a ' modello. Nessun affelto, nessun sentimento di devozione religiosa, pei 
quali si eollcghino.· fra loro le varie figure e le indirizzino ad uno· scopo morale, appare infatti in 
quest' opera, ehe pereio riesee ineapace ad ingenerare nessun sensod'amore 0 di speranza negli a
nimi. Simili lavori rivelano per se stessi iI. caraltere di molLi poveri ingegni ehe con timidila da 
faneiuHi tentarono di p'arteeipare aHa fama aequistatasi dal Mantcgna, valendosi deHa imitazion.e· 
servile delle opere di queslo. Quindi perehe eosloro non ebbero ori.ginalita di pensieri, ed il euore 
101'0 non pall}ilO di afTelli, videro l' arle rislrella entro eerLi materiali eonfini segnati dai lavori di 
altrui, i quali non inlesi imÜarono poi esagerandone spesso i difelli. Esempio ehe . dovrebbe am
maeslrare i giovani arleG~ i a sciogliel'si dagl' impaeei pedantesehi di seuola, cereando nel fondo. 
deH' anima 101'0 quella scintilla di genero.sa affezione ehe 801a vale a rendere magnifieo e sublime 
un Iavoro. Parlando di Antonio Pavese noliamo a'\(erc eS80 moslralo di non tenere neppure in grande 
stirna i preeelti avuti da Andren, perehe morlo queslo e venuto in Mantova Giulio Romano, di 
subilo mulala maniera gli sefYi di ajuto. COS! a1 1528 si trova inscrillo Antonio neUe liste de'pit-. 
tori ehe lavomvano al Tc, ricevcn.done la gioma1iera mcreede di soldi qu,indici. 

A quesla famiglia di imilalori eclettiei pa re non debba aseriversi eolui, di eui ignoriamo il 
norne, il quale vivendo in Mantova do.ve gia da varii anni il Manlcgna vi era maeslro dell' arte e 

(1) Queste tavolc, ciascuna delle quali e alta cent 54. larga cent. 34, f"urono possedute da Gaetano Susani: ed oggi 
10 sono dai suoi eredi. . 

('2) - Alta metro 1, cent. no; larga metro 1, cent. 53. Questo quadro fu posseduto dal medico Masetti, ed al185~ 
fu collocalo nel patrio Mnsco. Nel quadro c scriUo clltro ad uno scudctto posto sopra la Verginc: Esse dei ma· 
trem guru hominis cui eontigit uni alma {ave Me populo qua pietate vales, ed in fondo aHa tela: Atltaniu,; 
Papiensis {c. . . 



51 

molto onorato, non per<> chinossi ad imitarne la maniera, ma come prima si attenne agli esempii 
offerti da' piu antichi maestri Italiani. Lo ehe rilevasi dal dipinto (1) ( di cui diamo il disegno aHa 
tavola 50.3

) eseguito, come 10 aceenna la seritta postavi sopra, per volonta di eerto Aretusi 
Cremonese all' anno 1481. Lavoro, ehe a noi non fu dato di eonoseere in quale luogo di questa 
ciUa fosse operato, ma ehe tagliato insieme eol mure Sll eui era dipinto fu posto presso la Catte
drale e modernamente lavalo, ritoeeo e brullamenle sconeiato. Rappresenta la Vergine eon San 
Leonardo, nei quali traspare la emanazione di fede religiosa e divota onde e a eredersi ehe il euore 
dell' artefiee fosse avvivato da una fiamma effieaee. Infatti l' amabile e dolcissimo volto di Nostra 
Donna aeearezzato dalle mani deI Divin figliuolo rivela il senso purissimo deI grande amore ehe fu 
prineipio e vita della nuova legge data ai Cristiani. San Leonardo poslo li presso, pare anzi ehe 
penetrato quell' altissimo sense ne rieevesse eonforlo di sieura sperallZa; ta~to ben~ 10 sguardo di 
lui eonfidente ed allegro e Ia riverenle modestia dei suoi atti mostrano hearsi ayidamente di quella 
cara affezione. Dieasi pure esser queste un lavoro infantile dell' arte rispelto alle forme, ma in 
·esso traluee la nobilissima essenza d' una vita moralc ehe naturalmente e' infonde un sentimento 
di pace, pe! quale e permesso agli affiiui ed ai deboli, ai pentiti ed al popolo di gustare la egua
glianza di un bene a tulti promesso da II' amore divino, onde fra i dolori ehe li affiiggono, il loro 
euore s' ispira altamente a sperare. 

Guardando alle pilture rimasleci ei oecorre parlare di due state attl'ibuile da alcuni moderni 
seritlori a Baltista Spagnuoli frate Carmelitano, poeta, 1etteralo di buona fama e per santita 
di eostumi dello dopo morte beato nel eielo. II Donesmondi, nell' isloria saera di Mantova, fu 
ilprimo ehe '. serisse avere 10 Spagnuoli, gin. anlieo al Mantegna, per suo diletlo operato in pillura, 
quindi 10 ripelerono il Volla, il Codde ed i1 Susani aecennando eome lavori di lui i due dipinli 
de' quali ei fae~iamo a discorrere. Intorno alle quali opinioni husta a noi di osservare ehe il modo 
usato neH' uno dei quadri e molto diverso da quello ehe si vede nelI' altro, per eui pare irragio
nevo1e ehe ambidlle polessero essere immaginati dalla slessu menle e eondotLi dalla medesima 
mano. Che se e aeeadlllo lalvolta di doverei persuadere ehe alcuni piltori eambiassero modi e ma
niera (quasi mai 0 rare volte per<> eoneezioni e pensiero), eio fu per prove indubbie e per doeu
menti sieuri delI' essere quelle inusilato procedere derivato da straordinarie eagioni. Ma ne1 easo 
nostro eoneorrono a provare il eonlrario ed il silenzio manlenulone da alcuni slorie;', e l' opposto 
parere di a1tri. Cosi il Giovio, il Lamonuye, l' Amhrosi, il Pensa, il Weiss ed allri biografi dello 
Spagnuoli hanno taeiuto eh' egli avessc dipinto; ed il dollo eoneittadino Antonio l\'lainurdi (2) 
eon molle buone ragioni smenti quello ehe era slato scritto da a1tri senza aleun fondamento. Per
loeehe noi Ci ercdiamo in diritto di enuneiare quesli due dipinti corne 1avori eseguiti ad epoehe 
d,iverse e da due diversi piltori fin qui seonoseiuti. Ne1 primo quadro (5) ( di eui e dato il disegno 
aHa tavo1a 5t.a

) sono eoloriti sopra tela Giuseppe d' Arimatea, Nieodemo ed un aItro ehe depon
go no il eorpo morlo di Gesu entro al sepolero, alle quali figure il piltore, per fare piu rieea la 
scena, aggiunse Giovanni l' Aposlo10 e due Marie, di eui una rappresenlo eomprcsa da dispe~alo 
do1ore. La qualc Maria, alteggiala, eolle braceia innalzate, a smodato pianto e prorornpente in grida 
aeutissime, scmbra a noi ehe non si colleghi eolla espressione generale di profonda mestizia at
tribuita al dipinto; oltreeche quei moti violenti dislraggono il pensiero dalla dignita deI soggelto. · 
Che tale opera non fosse dirittamenle suggerita dal euore ma sollanto dallo studio sui preeclli 
deI eapo-seuola vieppiu 10 dimoslrano 1e rieereate movenze eopiate dalle statue antiehe, la sim
metria prospeuiea eon eui 1e figure sono distribuite ed il frastaglio minuzioso dei panni imiLanle 
i marmi pagani, ehe in queste qua<!ro appariseono. Lo ehe ei eonferma avere il l\fanteglla eol 

(1) ,..... AlLo cent. 70, largo eent. 86. 
(2) - Ne! giornale intitolato la Biblioteca llaliana. (Milano. 1841) nel Tomo t a pag, 91. 
{5) - AlLo metro 1, cent. 88; largo metro 1, cent. 64; ha mollo soITcrto per J' abbandollo JO cui fu lascia(o 

eutro la sacrestia dclIa ComjJa!}nia deZ Redenlore nella chiesa di Sant' Anurea. 
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nllovo sistema da lui introdotto aperta una via facHe al decadimento dell'arte, il quale pero hes
suno avrebbe immaginato ehe si presto e si bassamente avesse dovuto accadere in Italia. 

II secondo quadro (1) attribuito aHo Spagnuoli (Ja noi dato in disegno aHa tavola 52:3
) fu un 

1empo collocato sopra la bara entro cui fmono riposte le spoglie mortali deI beato Barlolomeo 'dei 
Fanti, amico e compagno al suddelto Spagnuoli. Crediamo ehe non 'prima deU' anno 1495 fosse 
opel'ata delta pitlura perehe in quell' anno appunlo avvenne la mOl'te deI Fanli frate Cal'melitano. (2) 
In queslo grazioso quaJrelto appajono modi non co muni ad usarsi a quell' epoca, ed in esso si rac· 
chiudono concelti poetiei, mislici e mitologiei, i quali meseolati tulli insieme a capriccio uso il 
pittore per eseguirnc un lavoro erisliano. Nulla oslante in delta opera sernbra a noi ehe appari
seano gli indizii di ingegno sveglialo ed originaliUl di pensiero, onde se pure e a credersi ehe l' ur
tefiee pervenisse neU' arte a buon grado per 10 studio e per molta erudizione, per entro si traveg
go no pero le emanazioni di eerli prineipii ehe persuadono non avere le diseipline seolasliehe po
tuto sofTocare in Iui inlieramenle le ispirazioni suggerite dal euore. Qui fu posto il carlavere deI 
Fanli eon il eapo sorretto da un angelo, e l' anima di lui, in forma di piecola e nuda figura so~ 
stenuta da un Genio, al modo ehe usarono i Greei, si innalza fra 10 splendore di vivissima luee 
verso la sede beata deI eielo. Molti angioletti e cherubini, tinli dei colore deU' aria, spessi svolaz· 
zano entro la povera cella per lanti anni abitata daU' umile frate, ed allegri e feslevoli palesano 
la gioja di quel bealo trionfo. DeI quale trionfo non moslrano avvedersi i einque fl'ati deU' ordine 
CarmeliLano ehe sono dipinti rivel'enti in allo di chinarsi devolamente avanti l' uomo santo, prepa· 
ratiad esereitare gli uffieii funebri e fortemenle eommossi per naturale afTezione al eompagno. Dopo 
avcre aeccnnato eosi cio ehe ci parve di rilevarc di buono e di difeUoso nel dipinto teste ricordato, 
vogliamo osservare ehe lali sensi composti di saero e di profano, e questo genere, se ei e permesso 
dire, di mitologia el'isliana non ebbero ad impiegaremaii primi pinori Italiani siecome per Ia 
loro viva feJe avrebbero crcdulo di rendere eon tali mezzi un cullo idolatra aHa divinila. Ne Giotto 
infalti dipingendo in Assisi la morle di San Francesco, ne 10 Starnina in Firenze queUa di San 
Girolamo si valsero di mezzi ehe non fossero perfellamente eonformi a uomini religiosi ed ai do· 
gmi crisliani, e per quesli anzi si elevarono a sensi semplici ed insieme sublimi. Ma a tale mal 
uso inlrodoltosi piu tardi forse furono di ineilamento le dottrine poeliehe dell' Alighieri, per le quali 
neHa Divina Commeclia forzo la sloria Evangeliea ad esprimere le umane passioni, onde quelle . dot
trine doveltero inOuire generalmenle come dapprima avevano fatto in Firenze (5). Quindi 10 studio 
poslo sugli antichi marmi e la imitazionc di questi furono cagioni ehe venisse universalmente ac
cetlala ]a riprovala maniera di valersi delle dotlrine pagane per esprimere le eristiane e per rap
presenlarle scolpile e dipinle. Contro siffalta maniera, serisse il Rio, (4) avere predicalo frate Sa
vonarola: "Pom dceoneerler l' enlhousiasme des erudils qui avaient toujours le regard fixe sur 
.. l' anliquile classique, il lem montrait a l' orient les tristes debris de celle raee greeque devo· 
» ree par la lepre inlelleetuale que son sehisme avait fendue incurable el egalement impuissante 
lt a secouer le joug des bal'bares ct eelui de l' erreur. » Non pero gli seritlori egli arte fici, fra' quali 
il Mantcgna, si ricredeltero dal mantenere quel fallace sistema, perehe trovandovi un mezzo pro
pizio ad aprire vasto campo alle loro immaginazioni ferventi cd a procurare l' opportunita di 
maggior sfarzo nelle forme esteriori, non temerono punto ehe questi aiuli · potenli a sussidiare Ia 
maleria avrebbero a poco a poeo ridolta r arte vuola di un senso morale. Per quesli faui di non 
lieve importanza verifieatisi in Ita lia, crediamo ehe non debba apparire indifferente a chi riguardi 
alla sloria deU' arti il tener conto delle modifieazioni inlrodottesi neUa pittura in una 0 neU' altra 

(1) - AHo cent. 52, largo cent. 75; posseduto tlagli eredi di Gar.tano Susani. 
(2) - Inlorno a cin si legga llo le dolle osservazioni falle da Fedcrico Amatlei al T. il apati. 482 dell'Op. CtL 
(5) - Osse\'\'a il Rio che il Savonarola ne' suoi discor:3i moslro avoir (m specialmenl C1I t'ue l' idolatrie il1tellectueU" 

oa Florence etait alors IJ1o/l[Jee. 
(4) - Op. eil. al CJp. VllI a p~g. 320, riconlantlo il Sermon dn VCllclredi aJires la II. dimatlche de Careme. 
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prOVlßCla per opera ancora di un solo maestro, perehe :per lqueste si spiega corne deriva-ssero 
alcune originalita nazionali e si dimostrano le cause di alcuni fatti municipali ehe furono 0 'non in
tesi 0 malamente 'Spiegati per maneanza di nozioni intermedie. A noi, per cio ehe iriguardü a J 

Mantova bastera di osservare ehe se qui furono alcuni ehe educali neUa seuola cli Andrea ~M'an
tegna seguilarono eieeamente e eon modi servili la maniera dei eapo -seuola e percio nndarono 
degnamente confusi nel novero di eoloro ehe furono volgarmente ehiamati pittot'i .Mantegncschi; 
vi sono stati peri> altri ehe sebbenc educati eogli stessi preeetti per straordinaria forza d' ingegno 

-spiegarono anche in mezzo ai difetti una originalila di pensiero, onde non meritano ·di essere 
eollocati eosi aHa rinfusa neUa massa spregevole di gretti imitatori. DeI resto erediamo ehe 
essendo l' arte a quc' tempi molto onorata e protet.la dai principi, sebbene per fini indiretti, ed 
avuta in eslimazione .dall' universale,. dovessero gli artefici mantenere di se ben alto eoncelto, e 
tener eonlo gelosamente dei varii gradi eon eui allora si trovavano ordinali; oncle lu parola di
seepolo non doveva equiv.alere a quella di ajuto 0 di eseeutore materiale dei pensieri di un 
eapo -seuola. ehe anzi il mal uso di ridurre i diseepoli a sempliei eseeutori delle invenzioni dei 
eapi -seuola fu introdotto per la prima volta dal Sanzio allora ehe Leone deeimo affidategli molte 
e vaste piLture, si valse dell' opera dei suoi ereati per farIe spaeeiate, non permellendo a qucsti, 
lui vivente, di eseguirne aleuna da loro stessi immaginata e eondotta. Dippoi Giulio Pippi ed il 
Penni eonlinuarono quello seoneio sistema, il quale essendo eontrario al progredire deHe arLi e 
favorcvole a ·perpetuare i pregiudizii inveterati delle seuole, pro euro ehe si sviluppasse t"l gertne di 
quei due veleni ehe piu tardi attosearono l' arte, la maniera e la convenzione. (1) Ma a tempi di 
eui parliamo pare eertamente ehe a ·lale modo non proeedessero le arti, argomenlandolo dalle va
rie maniere eon eui furono eseguite le opere e dal rilevare ehe so no nuovi ed ignoti i nomi di eo
loro ehe servil'ono di ajuto ad altrui, eome quelli rieordati di Tondo, deI Topina, di Polidoro, di 
Guerzo e di altri ehe lavorarono dal 1490 al t496 nei palazzi marchionali di Gonzaga e di Mar
mirbIo. Ed anzi se si riflelta ehe sono stati in Mantova eontemporaneamente a eoloro ehe servi
rono di aiuto ai eapi -seuola al tri ehe si resero distinli per la originalita delle 101'0 opere, pare 
ehe si debba eredere ehe i signori Gonzaga abhiano avuta l' intenzione ·di tenere presso di se 
buon numero di artefiei piu per lusso e per fasto, ehe per vero amore alle arti e per sineero da
siderio di giovare al paese. Ed e cio tanto vel'O ehe non faeendo essi debila stima deI sapere e 
delle vil'tu dei piUori ehe si trovavano ai 101'0 servigi, si valevano deI pennello di altri, paglii e 
eonlenti di poter vantare molti al'tefiei e molli lavori; (2) onde essendo in Manlova Andrea Man
tegna vi chiamarono da Verona il Monsignori, e lui vivente e viven ti i figli di Andrea eiessero 
primario piltere Lorenzo Costa Ferrarese, ehe poi spogliarono dei nobile uffieio per eonfidarlo a 
Giulio Romano. L' esame sopra altre opere in eui appariseono modi diversi da quelli ehe furono 
insegnati dal Mantegna varra a viemeglio eonfermare quanto viene asserito. 

Correndo il seeolo deeimoquinto fu eoslume in questa eilta di abbellire le fronti esterne 
delle ease eon ornati, pitture ed istorie dipinte. Di queste opere poche oggi rimangono a vedersi 
~ perehe molle deperite e perdute nel volgere de'tempi, e perehe altre eon malaugurato eonsiglio 
modernamente eoperte di ealee. Guardando agli avanzi di queste pilture e ad aHri lavol'i eseguiti 
-a quell' epoca stessa sopra tavole e sopra tele, in alcuni appajono concetti emaniere, foggia di 
vesti e costumi ehe ehiaramente dimostrano la influenza esercitatavi daHa seuola tedesea; in altri 
la severita magistrale innestata ai modi gentili usati da Giovanni Bellini, Ie di eui opere percio deve 
eredersi ehe fossero state molto studiate ed aneo imitate dagli artefici nostri. Conforme aHa seeonda 
manie ra tesl~ aceennata pare a noi ehe sia il dipinlo in eui e rappresentata una grazia impartita 

(1) - Cosl scriRse il Marchese Pietro Selvatico. 
(2) - Dalle leUere scriUe dai Gonzaga si ricorda avere questi richiesti lavori a Pier Pcrugino ed a Giovanni Bel

lini quando viveva in Mantova il Mantegna; a R.\ITaello Sanzio quando qui eru il Costa, e ud altri pittori contem
poranei a Giulio Romano. 
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ad un clvaliere da donna di santi costumi. Questa pittura (data in disegno aHa tavola 33.1
) rece 

parte di piu vasto lavoro pel quale entro diversi compartimenti di slucco furonQ colorile nei quat-
. tro Iati esleriori di una cassa (1) Ie storie aBusive alla vita di una SUOI'a dell' ordine Domenicano. 
Forse in quella cassa era stato riposlo il cadavere delIa- della claustrale onde si "olle an' es!erno 
ricordarne i meriti e Ie virtu per ingenerare viemeglio devozione negli animi dei fcd eli ehe vene
ravano il corpo della donna sanlificata entro aHogatavi. Noi ei siamo eUl'ati di mantenere la me
moria di questa piltura sia perehe ei parve cosa indegnissima ehe quest' uniea reliquia di un pre
gialo lavoro andasse dimentieata deI tutto, sia perehe in essa vi si aeeolgono pregi eapaei a chia
rire l' isloria dell' arti. In quesla tavola infalti oppare popolarita di eonceLLo: con molla naturalezza 
vi e rappresenlala una fesla deyota deI popolo, onde Ie molte femmine quivi raccolteanimate da 
fede verso Ia donna predilella da Dio non mcravigliano, ma godono deI chinarsi riyerente deI ca-

. valiero, il quale aceomp"gnalo da poehi donzelli si atleggia ad umile e dignitosa movenza, ed e 
compreso da religioso pensiero. Verila piu ehe studio, il euore piu ehe Ia menle poterono certa
menle suggerire al piltore si graziosa coneezione, Ia quale per se stessa appalesa essere stata 
frullo di viyissima fede, dando cosi la certezza ehe l'inventore non poteva essersi edueato aHa scuola 
di Andrea l\'Ianlegna. 

Parlando di opere delle quali sono ignoli gli autori dobbiamo rieordare alcuni aITresehi ehe 
Curono eseguiti nel secolo deeimo quinta entro Ia ehiesa di San Francesco per ornare Ia cappella 
dedicata a Son Bernardino. L' Amadei nella sua Cronaca di .Mantova narra ehe aB' anno 1450:. 
.. erano aneora recenli in l\lanloya le memorie dei frulli spirituali delle prediehe dcl padre Berp 
• nardino da Siena, eapo degli osservanli di San Francesco, falte per un' intiera quaresima: es-
• senuo questo servo di Dio gia morLo e ricorrendo Ia celebrazione in Roma delI' anno Santo, fu 
, da papa Nieolo V eanonizzato per Santo, ed in Manlova se ne feeero pubbliche allegrezze; in 
, tal congiuntura li Gonzaghi ehe professavangli una partieolare divozione aIzarono ad onor suo 
• neHu ehiesa di San Franeesco UI1 alLare a man destra enlrando. » n quale altare piu tardi 
venne adornalo con varii dipinti delti dal Cadioli {atti di mano d' uno degli scolari dei iJ'/antegna. 
All' anno 1852 avendosi dala muno ad adaltare la delta ehiesa a nuovi usi di mililare servigio, e 
dovendosi allerrare in gran parle i muri su eui erano le detle pitlure, il Municipio vedula l' impos· 
sibilita di trasportare quegli aITresehi euro saggiamente ehe il pittore Giuseppe Razzelti rilevasse 
con lucid-i quanto ancora avanzaya di tali lavori affine di mantenere memoria non solo dei eompo
nimenti, ma aneora delle forme e dei modi coi quali erano stati roppresentati; pregi cerlo i mi
gliori ehe apparissero. in quelle opere. Per tale modo il patrio Museo oggi possiede sopra quat
tm cartoni le slorie dipinte ehe un tempo decorarono Ia eappella gia rieoruata; duc delle quali 
slorie l' una presso all' altra erano poste superiormente ed a eui sotlosLavano le allre due. Nel 
primo dipinto, (se ne vegga il disegno alla tavola 34.a

) di cui il eartone e aIlo melri 2 centi
melri GO, largo met. 2, cent. 13, erediamo roppresentarsi Bernardino Albizeschi, di illustre fa
miglia Senese, ehe ehicde ai priOl'i della confl'aternita deHa delta Scala di esservi associato 
per servire agl' infermi ne110 spedale di Siena. E il porgere fiori, co me fa il giovanello, fu costume 
a que'tempi di chi impelrava una grozia Q favore, ed indizio della purita dei ehiedente; e l' aUo 
dei lava re delle moni in cui e alteggialo uno dei mediei alluse forse alla peste eh' ebbe ad infie
rire in Siena al l5U5, durante Ja quale Bernardino, a soli trediei anni di eta, aveva date molte 
Iuminose prove di earita e di amore assistendovi gli ammorbati. 

Nel secondo quadro, (disegnato aUa tavola 55.a
) il di eui cartone e alto metri 2, centimetri. 60, 

largo met. 2, eent. 18, si raffigura 10 stesso AILizesehi nclluogo di Columbiera (poco 10ntano da 

(t ) - Non sappiamo a qual comcnto avcsse appartenuta quest.a cassa, ma solo che posseduta oa Qltimo dal medico 
Botturi, dopo la morle di queslo fu fatta in pezzi, cd i dipinti :111darono guasti, meno quello di cui parlialQo (al10 

,'centimelri 38, largo cent. 48,) ehe fu posseduto da chi ne fece mcrcato. 
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Siena) aBorehe bramoso di vita monastiea, an' anno 1404 si ascrive a11' ordine religioso dei Fran
ceseani di stretta osservanza, e faHa la professione ne rieeve le vesli. 

Il lerzo affresco, (clisegnato aHa tavola 5G.3
) il di cui cal'tone e aHo metri 2, centimetri 14 , 

larO'o metro .. , cent. 20, ci pervenne mutilalo per eolpa di un muro sopra eostru1tovi prima ehe o . 
si desse opera ad eseguirne i lucidi; e sebbene percio non possa apparire ehiara la rappresenta. 
zione di quel componimen1o, pure da cio che ancora e rimaslo giudichiamo ehe il pitlore vi avesse 
raffigurato Bernardino allora ehe al 1420 «Venne in Mantova a predicare la quaresima per opera 
11 di Paola Malatesta moglie a Giovanni Francesco marchese Gonzaga D (1) assis1endovi i canonici 
della Cattcdrale, le miJizie, ed il popolo. 

. Lo stesso santo nel quarta earlone, alto metri, 2 centimetri 82; largo metri 2, cent. t 4, (dato 
in disegno aUa tavola 57.a) si vede giunto agli estremi della vita; e benche allora corresse I'anno 1444 
e Bernardino si trovasse in Aquila, pure eon aperto anacronismo il pinore adulando i principi 
suoi commillenli volle introdurre nel quadro Luigi, il primo dei Gonzaga che ebbe dominio in Man
lova, (2) che insieme aHa moglie assiste all'infermo; mentre alcuni uomini posti piu avanti sono OcclI
pali a preparargli il sepolcro. Le quali pitture eseguile con castigato disegno, quantunque mancanti 
di correzione prospeUica e di intelligente yaghezza di colorire se offrono prova di essere state 
eondoHe ·da uno 0 da piu artefici educatisi aHa scuola dei Mantegna, non valgono pero a. ehim'ire 
da chi fra i molti ereati potessero essere state eseguite, siccome in questi lavori i modi e 10 stile 
impiegativi differiseono da quelli ehe nei loro ce ne moslrarono gli esempii i flgli di Andrca, il 
Monsignori ed altri diseepoli di esso Mantegna. Che anzi dai eoneetli e dal modo di disegnare ado
perati in ques1i diversi affresehi ci pare ehe si rnostri innesta1a aHa maniera derivata dai precetli 
e dagli esempii deI l\fan1egna. quella che fu fru110 dello sludio edella imi1azione di altri eapi-seuola 
Italiani . .cosi in uno dei dipinti (cioe quello disegnato aHa 1avola 34.3

) apparc accoppia1o quello 
deI ßellini; e nell'altro (disegnato· aHa tavola 57.3

) rilovasi un modo largo e grandioso ehe ri
eorda la maniera impiegata da Tommaso Guidi d·etlo i1 Masaceio in Firenze, onde noi sospet
tiamo ehe non fosse slato un solo il plllore che Ii avesse eseguiti. A rendere prova piu evidente 
delle d~(ferenze ehe furono da noi aceeJmate, ed a mostrare il valore nel disegnare ~li codesli creati 
deI l\Iantegna, abbiamo voluto dar lucidate in disegno quatlro delle teste ehe furono dipinte neUe 
storie ora deseritle; una eioe raffigurante i1 giovinetlo Albizesehi (alla lavola 58.3

), l' allra dei santo 
fatlo cadavere (aUa tavola 58_3 flg. 2.a

), e quelle di due fra 1i ( aHa tavola 59.a
) ehe cantano preci 

menlre Bcrnanlino viene assoeiato aU' ordine religioso dei Franceseani. Di queste teste le tre ul
time mostrano una vcrita ammirabile e ad un tempo un far largo al modo appunto di cui diede 
esempii il Masaceio al principiare deI secolo decinlo quinto; men1re invece nella prima apparisee 
un far secco e minuzioso nei eontorni giusla la maniera usata dai Bellini in Venezia. 

Parlando dei diseepoti di Andrea l\fantegna ci rimane a dire di Giovanni Francesco CaroUo _ 
e dei~onsignori, i quali tuLli se non ebbero la forza di riehiamare l' arle a spiri1uali principii (es
sendo stata fin allora eondolla gia troppo al basso dagli uomini slessi reputali ed illuslri) moslra
rono pero di sentire il vero. e di essere eapaci d' inspirarsi all' affetlo .. Giovanni Franceseo Carollo. 
euucalo in Verona sua patria dal pillore Liberale, ancor giovine'llo si condusse a l\Iantova per 
ud ire precetti da Andrea Manlegna. Quanlunque il Vasari raccon1i ehe: a Andrea mandava di 
11 fuori delle opere dcl Carotlo per sua mano; D pure osservando alle pillure di Gian-Franceseo 
dobbiamo doclurre ehe quesli abbia pur sempre mantenulo nelle in.venzioni eoncelli suoi proprii 
ehe non possono eonfondersi mai eon quell i dei Ma.nlegna. 11 quadro ch' ei fece in eta giovanile 
l>asla solo a prova sieura di quanto affermiamo, ehe eerlamenle non si <leve guardare agli altri 
lavori ehe lo stesso artefice eseguiva dopo che faltosi maestro aveva ercalo in SUil patria una ma-

(i) - Donesmondi, op. eit. 
(2) - Bene apparisce csservi qui stato raffiguralo il Gonzaga da raffronto fatto dclla immaginc dipintavi eon altra 

ehe venne seolpita sopra. uu'autica medaglia •. 
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niera diversa da quclta gia imparata in Mantova. [Nel dlpinto ehe qui egli fece e ehe tuttodi si 
eonserva nel battislerio della ehiesa di Santa Maria della Carila (1) (dato in disegno aUa tavola 40.) 
räffiguro sotto umane forme alcuni personaggi divini, Ie di eui signifieazioni non ci e dato spie. 
giire eglIaImente per tutti, sebbene il· tema propostosi certamente alluda, al giudizio che verra fatlo 
di OgUllUO dopo la morte. Tema che se per se stesso suona tremendo an' orecchio dei eredenti 
seppe' p.ero temperarsi dall' anima gentile dei nostro piltore pet' gl' indizii entro espressivi di eon. 
fidenle speranza. InfaUi il Carolto mostro avere ben addentro penetrato il senso d' amore ehe nelle 
dottrine deI Redentore apparisce fondamento precipuo della nu ova legge data ai Cristiani, ponendo 
qui il Salvato1'e,o come altri vogliono Giovanni l'Apostolo, in aHo di sorreggere il vessillo di pace! 
e dipingendo Micnele con volto dolcissimo ed in postura molto graziosa, onde manifestano che la 
divina giustizia sarebbe eompagna aUa misericordia infinita. Il modo di disegnare rivela semplicita 
easligata ed imita piu il fare usato dal Perugino 0 dal Sunzio. ehe queUo deI Mantegna, dal ehe 
e prova che il Carotto non ne eontrasse abitudini servili, ma ehe dall' esempio di Iui fee.e ragione 
a salire camminando la via additatagli dal cuore. 

Ouelli poi che sebbene lungamente vissuti in Mantova ed educati aHa seuola di Andrea-' non 
pero> devono essere eonfusi coi piltori Mantegneschi, e ehe anzi pel 101'0 modo di fare segnarono 
un' epoca . dislinta ed illustre neUa nostra pittura, furono i Monsignori. Uno di questi si Domino il 
{amosissimo {rate Giocondo (dal Vasari detlo frate Cherubino) erudito in quasi tutte le scienze 
ed arti nobili ma specialmente neU' Architettura (2). Il secondo fu jiirolamo pur esso frate di re· 
ligiosi coslumi, il quale assistendo agli ammo1'bati ne contrasse il eontagio e mori in Mantova 
di peste. Costui quantunque apprendesse la pittura dal Mantegna si diede aneora a studiare le 
opere di Leonardo da Vinci, delle quali ne esegui diverse e bellissime copie, e fra le altre quella, 
corne serisse il Vasari, (I deI eenacolo ehe quegli fece in Milano a San ta Maria delle Grazie.. ritratto 
• tanlo bene ch' io ne slupii. » Un lavoro di Girolamo ehe e rimasto in Mantova eolorito sul muro 
mostra come egli per forza d' ingegno fosse riuscito assai bene ad armonizzare i modi usati dal 
Vinci e dal Mantegna coi suoi proprii co si che lulto insieme compose una maniera originale e 
grandiosa. La piltura (5), di eui diamo il disegno aHa tavola 4t, e colloeata neHa sacrestia della 
chiesa di San Barnaba e rappresenta la Vergine col figlio; nella esecuzione dei quali chiaramente 
apparisce semplicila di coneetlo, grandiositu delle forme ed intelligente morbidezza deI tin gere le 
carnt. Ai quali pregi ed aHa soave dolcezza esprcssa nel volto di Nostra Donna non corrispondono 
pero ne la indifferente espressione dei Figlio, ne la ricchezza e la minuziosita dei panni applieativi. 
i quali possono credersi difetti di .scuola. . 

I. 

Sopra Giocondo e Girolamo si eIeva Franeeseo Monsignori loro fratello che fu dal padre, es so 
pure pittore, educato nel disegno e dippoi acconciato in Mantova aUa scuoIa di Andrea Mantegna. 
Qui essendosi Francesco prestamente avanzato nella pralica della piltura, il marchese Gonzaga 
conosciutolo d'ingegno svegliato ed invaghitosi deI modo suo di fare, 10 piglio a stipendii allora in 
cui .eontava di eta trenladue anni, e dippoi gli dono easa ad abitare e terre c danari. Nei I)alazzi 
d'i esso Marchese, posti in Manlova, in Marmirolo ed in Gonzaga, Franeesco dipinse trionfi, ritratti 
cd is1orie, conducendo nello stesso tempo molti alLri lavori nelle Chiese e nei Monasteri. Queste 
opere per la maggior parte svcnlul'atamenle sono andate perdute. Noi ricordercmo Ie poche ehe 
pure rimangono. Una fra queste, ehe un tempo Ol'nava Ia Chiesa dei Zoccolanti in Mantova,ora e 
serbala nella Pinacoteea in .MiIano, ed in essa sono figurati i Santi Bernardo e Lodovico compresivi 
da profonda e religiosa affezione. Un'allra e aBogata nel tempio di Nostra Donna delle Grazie presso 
Curtatone, e rappresenta quel San Sebastiano deI quale molto a lungo parlo il Vasari narrando 
una S \.oria · che se pure non fosse vera dei tutto ad ogni modo vale a dimoslrare ehe l' artefice il} 

(I) - Dipinto sopra tela aHa metri 2, centimetri 10; larga met. i, cent. 47., 
(2) - Si vegga al Poleni: Exercitatiotles Vitruvianre. 
(5) - AHa centime tri 75, larga cent 25. 
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ogni eosa pose gran studio per trarre dalla natura la verita delle espressioni e delle forme. Oltre 
questi dipinti altri due tuttodi sono in l\'lantova, i quali da noi fmono preseelti a darli discgnati al
l' intaO'Iio. Nel primo (di eui e dato i1 disegno aHa tav. 42.3

) Franeesco dipinse sopra tela (1 ) per 
l' orat~rio della Scuola segreta Gesu che salendo il calvario e eondannato egli stes80 a portarvi la 
eroce, sotto il peso di questa affievolito ed am'anlo si piega; nel quale aspro cammino 10 aeeompa
gnano Mater Jesus et Maria Cleophm et Maria Magdalena et Johannes dt:scipttltts qttem diligebat, 
tutti esprimenti un acerrimo dolore. Maria e svenuta, piangono le allre donne, e Giovanni soeeorre 
a Divino maestro tentando di soHevarlo dei peso ehe erudelmente 10 aggrava. Cosi da ogni parte 
deI quadro traluce una passione profonda ehe bene rivela la forza delI' atretto ehe agilava l' animo 
dei n08tro pittore. Quanto spetta aHo spirito noi direOl,o questa eoneezione sublime, perehe in essa 
vi e impresso il earattere di devota melaneon-ia eapaoe di destare nei riguardanti pensieri di re
ligione e di fede; rispetto alle forme noi diremo ehe sono suggerite qallo studio della natura, ve
rissime e beUe-. Senonehe, vede,ndosi Ges~ ~Lleggiato in modo che colla sinistra mann si appiglia 
alle sue ginoechia, forse potrepbe da 'alcuni: accusarsi d" ignobile questa postura applieata a figura 
Divina. Ma- percbe ta-Ie mossa apparisce assai na~urale d~ve credersi ehe venisse a bella posta pre
seella dal Monsignori, il quale non volendo tradire la s,toria eragli pur neeessario di esprimere ehe 
Cristo aveva vestita la umana natura. Quindi Francesco al modo aeceI)nato di~de al Divino forme 
proprie della natura deli' uomo, e riusci a spiegare sentitamente come quello avesse potuto tolle
rare tanti oltraggi arrecatigli dalla rabbia df)i suo croeifissori. E perehe 10 seompagnare nel Verbo 
la manifestazione delle due nature di Dio e di uQmo sarebbe stato altro grave difeUo di fede, il 
piUore intese a mostrare eziandio la prima per la suhlimita dei pensiero espressa nel volto di 
Cristo. Lo ritrasse infatli spoglio di ogni affe~to \~m~no immoto e fisso neUa previsione ehe pei 
suoi dolori e per la sua morle non sarebbero faLli salvi tutti gli uomini perehe l1101li avrebbero 
perfidiato nel male. Perlocche l' artefiee, persuaso ehe non ha vita un lavoro quando sia vuoto di 
senso morale, fece seopo di questo suo dipinto l' amore, ehe in Dio manifestava sublime e pro
fetico e 10 esprimeva nelle altre figure per la forza di dolore derivato dalla violenza di atrello. Fu 
poi giudizioSG e sapientissimo.in questo lavoro il pensiero dei pittore di non bruttare la scena 
colle introduzioni di earnefiei 0 di manigoldi, perche eon queste avrebbe apportate distrazioni im
portune e moleste aHo spirito ed al euore gia ispiratisi a sensazioni si delieate e si care. Noi 
anzi considerando il presente quadro intendiamo verissimo quanta serisse il Vasari: « Essere 
» stato Francesco di santa vita e nemieo d' ogni vizio, intanto ehe non volle mai non ehe alLri 
~ pingere opere, laseive, aneorche dal Marchese ne fosse molte volte pregato; " perche questa 
pittura ei rivela 13 vivissima fede da cui era animato l' artefice. E per tanto valore mostrato dal 
.MoJlsignori vieppiu ci dogliamo ehe molte opere di lui e piu vaste di quelle teste rieordate , an
dassero miseramente perdute, fra le quali una ehe fu posta in Mantova nel refetlofio dei Frati 
Franeesean,i tenuta dai piit eccellenti pitt01'i cosa. maravigliosa (cosi il Vasari), in eui erano rap
presentati gli Apostoli eoo Crislo nel mezzo al qu~le i Santi Franceseo e Bernardo presenta
vano il Marchese Federieo con SUG figlio ed il eardinale Sigismondo eon Eleonora poi duchessa 
d' Urbino, tutti della fa~iglia Gonzaga. 

Intorno al secondo quadro dei Monsignori, rimasto in Manto'va, scrisse gift il Cadioli (2) 
ehe » entro la chiesa di San Vincenzo ritroveretc nell' altare a destra il quadro della ßeata Osanna 
)} eon altre Saote de.1 suo ordine, eh' e deUa scuola dei Mantegna. » Piil tardi converlita quella 
ehiesa ad uso olilitare, i mooumenti ehe ivi erano andarono guasti 0 perduti insieme a molti qua
dri ehe pure vi si trovavano. Fra i pochi di questi ehe si salvarono, uno, dapprima posseduto dal 
Medieo MaseHi, si eonserva ora nel Museo l\1unieipale, e questo noi pensiamo di poter fl'aneamenl e 
attribuire al Monsignori, confortandoci a tale giudizio i modi eon cui e eomposto, disegnato e di-

(t) - AHa ~entimetri 95; Iarga metro 1. cent. 25 ; ehe oggi e eolloeata nel palazzo della Aeeademia Virgiliana. 
(2) - 11 pl'lmo ehe deserlsse le opere d' al'ti ehe ,aneol'(). si avevano in l\1antova all' anno 1 i65. 

S 
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pinlo. (Se ne vegga il di'5egno aHa tavola 45.3
) (1 ) A qualunque artefice non riscaldato da viva fiamma 

di religiosa credenza doveva certamente riusci~e arduo il lema propostogli dalle suore di Sa'n .Vin
eenzo, le quali volendo eh' egli dipingesse Osanna degli Andreasi in mezzo ',ad altre monaehe dei 
101'0 ordine, ornata d.i pregi valevoli a chiarirla privilegiata da Dio 1 porgevano un argomento deI 
tjuale la sola fede favorita dal genio dell' arlista poteva 'condurre ad opera sublime. Gli attributi 
o le allusioni ehe' Franceseo fu costretto ad esprimere nel quad ro furono quelle ' accennale dar 
'Donesmondi (2) eosi: 0. Et una volta le apparve Cristo in sembiante di bambino, eon una eroce' 

)) in spalla: et una eorona di spine in eapo; in segno di ehe, si vuol essa tal' hora dipingere eon 
» un figlil101~no espresso j.n tal g\:lisa, et allra volta con un Angela perehe sovente fu fatla degna 
» da Dio di veder l' Angelo suo eustode .... , ... et essa altre volle eosi fieramente batteva i de
» Inonii-, i quali visihil'mente in strane guise le apparivano per isturbarla dall' oratione » ecc. Al 
difficil~ assunto soddisfece l'artefice dividendo la tela in due scompartimenti distinti, nel piu basso 
dei quali figarO. quella parte d'istoria ehe davvicino si connette alle eose terrene, e nel superiore 
rahra che diriltamente- riguarda a1l0 spirito ed al eielo; ed i duc. spazii quasi materialmente indico 
a mezzo di un tendaggio ehe aUraversa il dipinto. Cosi neHa parte. inferiore sono- einque suare ge
nul1esse ehe venerano la beata loro eompagna, la quale mentre eoi piedi seh~aceia il moströ infer
nale, ritta si eleva nel mezzo deI quadro, eomposta a tuHa semplieiLa, tenendo nelle mani i simböli 
di purila e di amore divino, quasi senza mOllo, mostra di aver fisso il pensiero aB' oUenuto eon
nubio: ut eam Christus optimus maximus in sponsam assum'eret. (5) Molto hene inte8e l' artista ,a 
col1egare termini taulo lontani fra 10-1'0 per eolei slessa ehe ealpeslando le basse affezioni mondane 
(qui figurale, pel demonio) atta si innalza colla parle snperiore deI c'orpo in cui hanno sede la 
mente ed il cuore, poggiando' <love sono coUocaie due figure divine, indizli deI hene ehe eterna
menle gooeva-. 11 quate concetto seppe vestire di forme eapaei a pr,o?urare ehe ogni parte della 
materia eorrisponde~se al pensiero. Le einque monache, lutte varie di eta e di aspetto, sono mo
dellate eolla impronta deI vero, onde i loro volti rieordano hellezze- giovanili profondamente alterate 
dalle hmcrhe lotte sostenute per vincere la ribeHantesi volonta e i rinascenti contrari desiderii , od o ' ' , 
avvizzite d'agli anni e- daHa rigidezza del-chiostro; e lutte t€',ngono giunte le mani 'e tutte uniforme-
menle si atteggiano, forse per mostrare- eome fra loro le eostituzioni monastiche regolassero per
fino gli atti, es'teriori. -Co si si scorge ehe il piuore a beUo studio ritrasse queste donne eollo stcsso 
unico pensiero di Ilevozione e mise in lutte la stessa movcma, la slessa espressione, obhligando 
per tale mDdo }:' oeehio deI riguardante a non fermarsi molto-sll questa pa'rte dei quadto, ma a vol'
gerlo piu presto alle figure divine ehe poggiano in alto, dalle quali non potra poi rilrarlo ehe con 
}Ul1crO desiderio, tanta e in loro variela di concelti, grazia, venusta ed amore. Le due figure poi o _ 

posle ' in alto rappresentano Gesu giovinettoportante la eroce, e I' Angelo ehe fu dalo a custode di 
Osanna; sono, queste dt tale e tanta' hellez'za e per la composizione e pel disegno ehe erediamo 
an,ehe messe a e0nfronlo con altre d'ipinte dal Sanzio-, no-n perderebbero punto di pregio. Questa 
eceellenÜssima opera eerlo deve eredersi una fra le ultime slate eseguite dal Monsignori, perehe 
a ragione d' iSloria, non poleva essere faUa' prima deU' anno 1-505 in eui mori la Andreasi, e Plu 
probahilmente dopo al 1508 in eui que~la fu p~sta ,a venerare sugli altari. 

L"csame gtcl fatlo sopra le pitture deI Monsignori erediamo , ehe possa valere a provare falso 
i1 giudizio di eoloro, ehe ingannati da una tradizione vt>lgare attrib~irono a Franeesco medesimo 
una pitlura eond'otta entro l' antico castel1o, rappresentallte l'a elezlone d'i LUlgi Gonzaga a capi
tano' tli Mantova. ehe' appunto da tale esame premesso potra pio ehiaramente dedursi la diffel'enza 
t.lei modi usati d'al noslro pittore nei lavori per' 10 avanti a-:.:cennati'" eon quelli ehe appariscono 

(1) - Il quadro e aHo melt'i 2, centim. 2, largo met, 1, centim, 5'1. 
(2) - o.p, eil. a1 libro 'VIlI, a pag. H)t. 
(:» - Cosi ,e scritto nclla quinta I.ezione deU' Officio conceduto. al suo o.rdine. 
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neH' atTresco stato a lui malamenle attribuito. DeHa fallacla di tale giudizio pensiamo che pos~ a es
serne stata causa Ia applieazione errata di queste parole dei Vasari: )} Dipin!';e Francesco ollf{~ 
» molte 'cos'e llel palazzo di Gonzaga ia creazione ,dei primi signori di Manlova; 11 essenoo,'isi ir.
teso per nome di casato quello di Gonzaga, quando invece significava IllOgO 0 paese. ehe invero 
la invenzione (di cui diamo il ~ disegno aHa tavola 44.a

) ci mostra la rappresentazione di un con
cello prosaico, deeorato alt' eroica, impasticciato di crudizione mitologica, ed incapace oi indiriz
zare la mente cd it cuore a nessuno scopo morale. Pel'locrhe questo dipinto meglio convel'l'ebbe a 
qualunque altro discepolo ,di Mantegna piuttostoche al Monsignori, il quale nci suoi lavori diedr. 
prove di viva fede e di alti pensieri. Infatti i soldati, ehe qui oecupano la maggiol' parle dei qua
dro, sono atteggiati a rappresentare una scena da trivio, mentr~ oziando e giuocando non mo
strano piglia,rsi pensiero dei loro signore a cui quasi tulli rivolgono il tergo. Sono dipinti, neHa 
parte pili l.ontana, quasi 'aceessorio, la religiosa funzione per ia quale fu benedelto it Gonzagn, ed 
in avanti aIla destra Ercole in forme colossali a cui mirando alcuni vegliardi s' ispit'ano adeltare 
la storia dei faUo ehe viene registrata in un gl'OSSO volume da uno scrivano. Col quale episodio 
intese il piuore dialludel'e eon viiissima adulazione aHa potenza ed al valore di Lnigi Gonzaga rhe 
per la morte pl'ocUl'ata al Bonacolsi si era fatto sig'nore di l\fantova. Dei resto tutta questa meschi
nlta di eoneetti e generalmente espressa con forme secehe quantunql1e in akl1ne parti anco gen
tili, onde vi appajono 'innestati.i modi dei Mantegna a quelli deI Bellini, dei Liberale, dei Moroni 
edel Faleonetto ehe tutti avevano lavorato gia in Mantova. Perlocche se questa opera mostra pel' 
se poco 0 nuHa ' di buono, sel've pero 3d accennare alcune modifir,azioni introdotte neHa manicra 
insegnata da Andrea, e vale percio a correggere l' e\'r01'e di quegli scrittori che diedero la sloria 
delle arti Italiane partendo da un preconcetto sistema eol quale avevano ridotto gli artisti a sCllole 
e quasi ad altrettante famiglie senza pOl' mente ai meriti 101'0 originali e speciali. 

Da quanto abbiamo detto intorno alla influenza escrcitata da Andrea l\1antegna ci pare po
t.erne conseguire ehe gll artefici da lui educati possano essere distinti in tre classi. I primi ci oe 
ed i piu ehe imitarono la maniera deI maestro senza averne pari l' ingegno e ehe volendo purt\ 
esprime(e neUe opere certe concezioni erudite e profonde le eonnelterono freddamente fra 101'0 

per studio e senza esservi mai ispirati da sensi suggeriti dal cuore; onde si ingolfarono in un' in
si pidn broda di episodii pei quali fecero oscuro il pensiero gia vuolo d' alfetti ed incapaee ad in
spirare nessun senso morale. I secoridi, a eui parendo ardua la vta e difficile a seguit'll'si 0 forse 
anco sospettandola falsa, giunti a meta dei 'cammino soslal'ono, ed incapaci acreare una maniOI'a 
101'0 propria, servilmente assoeiarono aIla imitazione dei Mantegna quella di altri maestri, eompo
nendo un insieme bastardo e non mai avvivato da una scintilla di genio. GH uhimi infin e, e ru
rono poehi, fra' quali vogliamo notarvi i Monsignori .. coloro che non avvilirono la loro indipendcnte 
natura, e non si scoraggiarono per le fatiche, ma seossi fortemente neU' anima dalJe parole di 
frate Savonarola: Deponi quelta tua pesanfe armatura deUa logica e filosofIa, cingifi invece di una 
rede semplice e viv,a dietro l' esempio degli Apostoli e dei Martiri, innalzarono la mente ad alti pell
Siel'1 e s' ispirarono col euore a11' afTetto. Le opere di questi pochi percio crediamo ehe mel'itino 
di esse re raceomandate aHa storia, siccome vergini produzioni raccolle neUa nostra provincia ed 
uscite fra gli stel'pi e le spine, e siccome quelle ehe ,valgono a pro va sicura dctla potenza e deHa 
forr.a ,d' ingegno degli artefici vissuti in l\lantova ehe le eseguirono. 

Prima d'i dar fine a discorrere dei discepoli di Andrea Mantegna ei resla a rieordare due pit
ture le quali, pare a noi, ehe possano arrecare qualehe lume a ehiarirc la sloria artistica dei 
oostro paese. Netla prima (data in disegno aUa tavola 45.U

) e rappresenlata Nostra Donna 
seduta ed in atto di sorregget'e sul1e proprie ginocchia il figlio Oivino, il quale colla mano sinistra 
appigliandosi al collo dena madre pJ':Otende la destra al fanciullo Giovanni. Quesla ~anta fami glia 
posta fra ver1.ure con frutti d' al'aneio rileva sopra un campo di cielo tinto di bellissimo az
zurro con quatlro eher.ubini che posano sopra lcggerissimc nuhi e che cantano inni e lo tli al Si· 
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gnore (1). Tale eomponimento pare a noi difeUoso per quanto spetta 'al eoneettp ed aUf! e$pres
sione, sia perehe Maria vi e figul'ata eon volto rozzo e volgare ineapaee ad ispirar~ l' idea di 
verginale bellezza di donna prediletta da Dio; ,sia perche ineonveni~nte ed ignobile apparjsee 
l' alto in cui fu posto Giovanni ehe senza eorrispondere allo sguardo amorevole ehe gli ~olg.e Gesu, 
mostra inveee parlare a chi 10 riguarda. 'Quesli difetti manifestano , ehia~'amente 10 studio servile 
ehe pose r artefiee nelle concezioni erudite deI Mantegna, quasi mai ral,legrate da un sof(io d,i vita 
ehe emani da fede devota e fel'vente. Nulla ostante rapporto alle forme si aeeoIg(}no in que
st' opera alcune bellezze ehe quasi mai 0 rare volte si trovano nei lavori ,di questa eta ß di que
sta seuola, eioe eerte grazie e eerti vezzi ol'iginali eon eui sono dipinti i bawbini, i quali, co me 
serisse il Va sari parlando di Antonio Allegri da COl'reggio ]) ,sono tanto ben fatti ehe par ehe 
» siano piuttosto piovuli dal· eielo ehe fatti daHa mano di u~ pittore. D Ed ,aneora si noti ehe in 
questo quadro sebbene apparisea duro 10 insieme delle figure e dei panni, pur,e nei dettagli i eon
torni genel'almente sono disegnati eon forme rotonde e eon masse ehe inelinano al largo, ed 
ogni parte vi e colorita eon molla vaghezza e rilievo, e Ie earni sono eseguite eop gran maestria 
e morbidezza in modo ehe non pajono dipinte ma vere. Da tali osservazioni ei semhra ehe possa 
tra.rsene gl' indizii per ragionevolmente rieonos'eere in questo lavoro la maniera eh,e fu solita ad 
impiegarsi da Antonio da Correggio nelle sue pitture, il quale se non fu seolaro di Andrea Man
tegna, eome serissero ale uni, eertamente fu in Mantova a studiare le opere di quello e fors ~ ne 
intese i preeetti dai figli 0 dai ereati dei medesimo Andrea. E dieiamo essere sta~o Antonio cer
lamente in Mantova avendo seritlo Leopoldo Camillo Volta a11' Abate Pungileoni: ]) 10 ho veduto 
II anni so no in alcune private memorie ehe sonosi poscia smarrite a' miei sguardi dopo le vieende 
» dei passati assedii di questa eitta una indieazione deI tempo in eui il Correggio tl'ovavasi in 
» l\Iantova presso i Signori da Corl'eggio, ma non , so rieordarmi se ivi si faeesse menzione dei 
1> dipinti suoi quivi intrapresi, dei ehe dubito assai. ]) ehe poi 10 stesso Pungileoni avesse tro
vala notizia deli' epoea preeisa in eui il da Correggio qui fosse venuto, rilevasi da quanto sel'isse 
all' anno 1811 a Pasquaic Codde : D Mi sta a -euore il sapere se sia reperibile un doeumento 

.» qualunque onde potere assel'ire eon eertezzfl' ehe Antonio Allegri visil<'> eodesta eitta tra il fi ne 
]) dei 1M 1 ed il eomineiare deI 1515. II Che anzi se le ricerehe aHora fatte dat Codde non riu
seirollo ad aleun buon effetto, per esse re moItissimi documenti gia andati perduti, quelle fatte piit 
tardi dal medesimo Pungileoni proeurarono Ia eertezza ehe l' Allegri fosse in Mantova negli anni 
'1557 e 1558, e ehe vi Iavorassc pei Gonzaga (2). Dal ehe puo trarsi argomento a eonfermare Ia 
osservazione fatta dal Lanzi, eioe : D rendersi ragione deI gusto squisito ehe il Correggio man
D tenne sempre neUe tele, derivandolo dagli esempii di Andrea Mantegna ehe in quel gusto 
1> avanzo ogni altro. II / 

Nella relazione inwrno alla ist'ituzione del pa~rio Museo in Mantova' (5) abbiamo attribuito aHo 
slesso Antonio Allegri da Correggio un' altra pittura; d~ 1 ehe e forza ricrederei, dopo ehe nuovi 
studii ci ,fecero eonoseere chi fra gli artefici noslri eoneittadini ebbe ad operaJ'e la detta pitLura 
deHa quale ora parliamo (4). Questa, di c~i diamo il ~isegno aHa tavola 46.a

, fu eseguita a buon 
f1'esco all' es terno deHa ehiesa un tempo dedicata a Nostra Donna della Vittoria. Tale dipinto 
per Ie ingiurie delle stagioni a eui era esposto ,gia da tr~ seeoli mostrava a~r anno 1855 i gravi 
danni p.atili, perlocehe il Munieipio ad impedirne ~~ggiori comand<'> ehe si aves,se a eoprirlo ,eon 
tavolc. II quale mezzo non essendo ri~seito fli fi1'l:c e~i si avev~ , ~ürato d,i eonservare raffresco, 
perehe toltogli it hen?fieio deli' aria per 1a um~di,ta penetratavi si v~de vi,eppi~ danneggiato, yenne 

(1) _ ,Il djpinto eseguilo sopra tavola ( aHa cen~~~etri 70, l~rg.a ,cent. 47 ) fu poss~duto dai Conti Facchini ed ora 
10 e dagli el'edi di Alessandro Nievo. 

(2) - I documenti' che pl'ovano tale' fatto saranno da noi riferiti nel volume secondo. 
f5) - JIalltova. 1855, a pag, 21. 
(4) - AHa melri 2, ; larga metro t, e centimetri 85. 
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all' anno 1852 insieme eol muro trasportato nel Museo Munieipale. IptOfnQ Cl questa piUQra $cris$e 
Federieo Amadei ehe: D All ' anno 1514 eomando il Marchese FrancescO. ehe fosse ~llungata la 
» ehiesa di Santa Maria delta Vittoria quella eh' ei feee fabhrical'ß nei 1496, ma nOQ potendosi 
» ei6 fare eomodamente senza sloggiare da un a~golo della eontrada, verso 1a paqoochi<\le de' 
» Santi Simone .e Giuda un non so qual faeolto.sa banehiere giudeo. ~~stui dovette l.lbbidire e 
» sgomhrare ta sua casa perehe fosse atterrata e convertitCl in ehies<), non ostante le largl'\e di 
» lui esibizioni di danajo fatte alli ministri dei marohese. In rnemorit\ qi ei6 ved~si aneora a 
» giorni miei qipinta per mano dei eelehre Mantegna sul delto angolo UD<\ diyoti~sirrta im~nflgine 
» di Nostra Signora, a piedi della quale vi SOll(} due mezze figure tmume oramai quasi inosser
» va te e guaste dal tempo, le quali tengono in mano una tavola cpn deI danajo sopra. D Il po
nesmondi phe pet primo narro il medesimo fatto ricordo al)cora di ayer h~tto sopra la slessa pit. 
tura la inserizione: DebeUata judceorum perfidia. 1\'1a ossepv~ndo a\ d~p,i!ltp, ~e quei d'lle inginoc
ehiati avanti la Ve"gine (eosi il Donesmondi) e posti alla destr~ del tropg si ve~on() tenere da
naro; ne in altl'o luogo vi apparisee la iserizione gia riferita. Perlopepe s~ ~a ragione di duhitare 
ehe l' Amadei avendo voluto eonförmarsi eieeamente aUa descrizione st<\ta faHa d?1 Donesmondi 
dello stesso dipinto, e per essere questo guasto dal tempo, al:>bia potuto i~maginar~ ehe le ellte 
mezze figure pl)ste a piedi dellct Vergine dovessero essere quelle ehe tenevano in mano una ta
vola eon deI dan.ajo sopra; e ehe eosi faeilmente sia traseQrso in erro~'e, eome fee~ attribuendo il la
voro al eelebre Mantegna ehe era gia mOfto otto anni prima dei 1514, in eui era stata opera ta 
({uella pittura. Dubitiamo pur anco ehe il Donesmondi erroneamente descrivesse esso pure quello 
stesso ilipirito, e I~ iserizione postavi: sopl:a cQnfondepdolo eon un altro ehe er.a li pt'esso. in ttn 

aUro lttogo (cosi egli stesso) in cui sQpra un fll1~Qn« n~l1'efettoriQ sta sC1:itto: Q~b~~l~*t jltdceorum 
perfidia; iserizione ehe appunto si legge nel qu~dro ehß oggi e r:iposto sopr~ I' a~\ar~ de.lla pfima 
piceola eappella ~ntrando neHa chiesa di sant' Andrea. Nel quale ultiqlO quadro e dipi~t a la Ver
gine seduta in trono eon al di solto aleuni devoti e frate Girolamo Ridino off~rente il modello 
deHn ehiesa delta Vittor'ia, piltura eseguita sopra tavola eon e910ri ad 01i9 e con p\leo ~erito d' arte. 
Noi poi esaminato altentamente I' affreseo, di eui parUamo, ed il graffitto profondamente segnato 
nel muro ahhiamo seörto nel fondo deI quadro il prineipio di due figure od a meglio dire duc 
teste völte all' insu, eon fra loro uno stemma composto di sette pallE( (1). Dal quale stemma di
pintovi ei pare ehe ne vengano indieati gli artefiei ehe eseguirono i~ detto lavoro, i quali appunto 
vi sono ritratti neUe due mezze figure eolloeate a piedi di Nostm Signora. A dimoslrare i fonda
menÜ su cui abbiamo appoggiata tale nostra opinione e ad indieare quali fossero stati i pittori 
ehe operarono l' affreseo all' es terno della . ehiesa elelta Vittoria erediamo neeessario di prima ae
cennare aleuni fatti narrati dagli storiei e desunti dai doeumenLi. 11 Sansovino (2). scrisse ehe ; » 

» la famiglia dei lUedici si trova non. pure in Fiorenza ma in altri luoghi d' Italia·; » ed il Ca. 
» stelli (5): ehe D la famiglia dei Medici era giri antiea e nohile di .Mantova e discesa da quella 
» ehe poi venne da Lueea e ehe e durat" sino a nos tri giorni.:o Un eodice inedito (4). ei fa cono
seere ehe i Mediei da Mantova usarono sempre dei medesimo stemma ehe adoperarono quelli di 
loro famiglia vissuti in To-scana. Dalle patrie memorie infine appari~ee ehe al 1568 eravi in 1\1nl1-
tova Ollolino dei Mediei padre a D-omenico nominato' nel Neerologio magister elepintor, di cui fu 
figliuolo Giovanni-~uigi, detto neUe lettere deI Veseovo Lodovieo GODzaga nobilis pieto1' Mantua
mts. Giovanni--Luigi aIL' anno 1484 fu eondotto in Roma dallo ste~so veseovo Gonzaga , il q~lale 

(I) - Essenda il dipinto giä guasto ed' in a!cune parti irriconoscihil c- da chi non fosse pratico di osservare a1 
graffitto nel muro, pu<} sup.porsi ehe l' Amadei abbia ereduto ehe invecc deJlo stemma dei Mediei qui vi si rap-
presentasse una tal'o.la. c~n sop;'a deZ danajo: . . " . 

(2) - Della. origine delte {amiglie illustl'i d' Italia. Venezia 1605. a pag. 125. 
(3) - Origine e discenclenza dqlla fa-miglia dei Signol'i Riva di bfanlova; ivi 1650. a pag. 22. 
(4) - Libl'o manoseritto al 1608 eOIl entrovi disegnati gli stemml usati d~lIe famiglie Mantovane e da noi pos~ed u to . 
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trovandosi aHora in Bracciano scriveva al suo secretario Ruffino Gabbionctta cosi: J) . Per 10 primo 
)) che venga da Roma mandatine le infrascripte cose (eioe colori e pennelli) e date a Zoan A1oy
" sio ehe se ne intende li dcnari da eomprarle l) II quale Gonzaga venuto poi in Mantova eom
rilise al rnedesimo Mediei il disegno deI sepolero di Barbara da Brandemburgo s ua madl'e 
da eseguirsi in hronzo entro la eattedrale, ed al 1488 di ritrarre in dipinto la stessa Signora (1 ). 
Noi erediamo pertanto ehe Giovanni Luigi e Costantino suo figlio (ehe al 1502 trovasi inscritto 
ne11'egistro deli depinctori stipendiati da 10 lllust. S. Marchese de Mantua) siano stati quelli che 
hanno eseguito l' aITl'eseo di eui parliamo, e ehe abbiano posto fra loro dipinto il proprio stemma 
appunto perehe rimanesse memoria degli artefici ehe 10 avevano operato. ehe se non appaja er
rato il nostro giudizio potremmo argomentare da queste pitture ehe i Mediei nostri concittadini 
d' ingegno molto svegliato pervennero .a eomporre nna maniera originale e molto sapiente. Ci<> 
dic iamo guardando non solamente al modo gentile in eui sono atteggiate le figure ed aHa 101'0 

espressione di aITetto devoto, ma aneora al corretto disegno, al franeo tratteggiar di pennello, aHa 
fus ione dei dintorni, massimamente nella Vergine e nel bambino, onde gl' inearnati di quesli mo
strano una fluidita e scorrevolezza di colorito ammirabili; pregi tutti ehe appariscono in questo 
afTrcseo c ehe non furono colti da nessun altro artefice contemporaneo ai Mantegna. 

§.IV. Delta influenza ese1'citata sopra le arii .Mantovane da L01'en:o Costa, piUore Ferrarese. 

Lodovico Gonzaga rimaslo vittima di fiero eontagio ehe' afflisse la nost1'a provincia al 1487 
venne al dominio di Mantova Federico suo figlio, a1 quale, morto dopo sei anni, successe Franceseo 
Gonzaga uomo d' animo grande e nemico degli ozii di pace. Costui assicuratosi per la gioruata 
campale a Fornovo la fama di valoroso guerriero suecessivamente fu eletto a capitano dai duchi 
Visconti, a vieere di Napoli dal re di F1'ancia ed a supremo eomandante in Roma dal papa; per cui 
essendo spesso distratto dalle guerre sostenute in Sicilia, in Bologna, in Padova, in Genova ed 
altrove poco 0 nuHa pose mente agli studii. All' anno 1509 sentita poi la neeessita di riposo s' in
genero in lui il desiderio ambizioso di crescere splendore ai riportati trionfi, e rivolse quindi pen
siero agli studii ed alle arli, e queste a suo modo protesse, avendole per mezzi uti1i ad eternare 
le sue glorie. Fu in quell' anno ehe a riempire il vuoto laseiato dalla morle di Andrea Mantegna, 
quantunque vivessero qui e i suoi figli e i Monsignori, pel vanto di avere presso di se il primo 
tra i piu eelebrati pittori ehiamo da Bologna Lorenzo Costa, il quale appunto a quell' epoea gode va 
tale fama. Nel decrelo serillo al dieei di aprile infatti si legge: » Cupientes Mantuam nostram 
)) claris viris esse refertum, Laurentium Costam virum egregium alacri ingenio prreditum eximiis 
)1 nostrm c.ctatis pictoribus parem non solum, verum plerisque superiorem e Bononia eivitate ce
J) lebri nobis aseivimus, quem ne pceniteret hac migl'asse dee1'evimus ipsum eivjlitatis privilegia 
11 decorare: item domum unam donamus » eec. Dippoi 10 stesso Gonzaga al 15'11: J) Spectabili 
» Laurentio Costa eximio pielori fecit donationem bobulcarum 255 telTre in Vicariatos Reveri et 
)1 Quistelli posillD 'tl e dal 1510 al 1555 gli assegno eziandio l' annua merc~e di lire 669: 12, a 
cui aggiunse, eome serisse il Biondo, a regale dztodecim millia scuta. Lorenzo' poi si mantenne 
agli stipendii di esso Marchese finche visse, cioe fino al 1555; 10 ehe dieiamo perehe sebbene il 
Va~ari ed il Lanzi atfermassero esser lui morto al 1550 noi abbiam letto nel Neerologio di Man
tova ehe solo 31 5 mafZO 1555 ßfagister Laurentio Costa mO/'ite in contrata unicorno de {ibm el 
Cafa,.fO et fuit infirmus dies 5, de etet de anni 75. Sarebbe ' stala ragionevole cosa il erede1'e ehe la 
nostra piltura aB' epoea in CUt si reeo il Costa a l\1antova avesse dovuto redimersi da eerti vizii 
e da certi difetti imparali dai precetti dei Mantegna e dagli esempii oITerti dagli ünitatori di q1lC-

(1) - Nel volume secondo dar~mo per il}ticro tra,critti i documenti relatiri a questi layori. 
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sto, perche non solo veniva qUl a maestro quel Costa ehe dal Franeia era stato dichiarato uno tra 
i due primi fra i suoi scolari e fra i continllalol'i c:lella sua egl'egia seuola (i ) ; mll anche pereM 
allora si el'ano gia qui raeeolti lavori eeeellenli di Pier Perugino, di Giovanni Bcllini e dello 
stesso Franeeseo Francia. 1\1a un altento esame sul1e opere eseguite presso quel tempo pur troppo 
ci persuade ehe furono poche e poeo durevoli le utili innovazioni procnrate da Lorenzo, il quale 
anzi dippoi scadde egli stesso allontanandosi dane severe e castigate doUrine, per le quali prima 
era stato moHo lodato e gillstamente tenuto in gran pregio. Volendo rintraeeiare la causa 
di tale peggioramento, sembra ehe debba ritrovarsi negli ordini eon cui erano regolati i negozii 
di stato e nel fine indireLlo al quale miravano i Gonzaga col proteggere le arli. Abbiamo glc! ac
cennato eome i Marehesi di Mantova faeendo mostl'a di inclinazioni spontanee e naturali Cl. predi
ligel'e gli studii vi fossero mossi inveee da vanita ambiziosa e dal desiderio di adulazione; 10 ehe 
appunto erediamo ebe anehe all' epoea di cui parliamo ave'sse dovuto impedire' ane arti di proce'
dere utilmente e nel bene. Dappoiehe ,iI Mantegna, che avrebbe potuto dirigere le arti ad uno 
seopo alto e sublime per essere il primo qui venuto a maestro e' per essere stato molLo ama lo 
dai prineipi, non ebbe euore di indirizzarle ad on fine morale; eonseguiva ehe dai preeelli e dalle 
opere di quetlo si fossero edueati eorrotlamente gli artefici ed il popoIo deI pari ehe eorrolti erano 
gli animi di coloro ehe imperavano. VieppiiI serve, adulatrici e mendaei si ridussero quindi Ie arti 
quando Franeesco Gonzaga potente signore, salilo in fama non di principe di piccolo stato ma di 
uomo temuto ed onorato dalle principali corti d' Italia, ambi e pretese dalle arli stesse una gloria 
ehe non eonveniva al suo grado. ehe se i1 popo1o piiI non sentiva, come ad un teml)o, la dignila 
propria ed amor vero a1 paese, pure non ne era tanto invilito da non rifiularsi a rendere sponta
neamente Hli onori ambiti dal principe, perlocche era forza ehe questi volendoli se li proeUI'asse 
da se. La quale seoncia maniera di onorare il proprio norne sarehbe riuseita abborrita dall ' uni
versale per le gravissime tasse necessarie a proeurarne il' danaro oceorrenle, onde bene avvedulosi 
il Gonzaga ehe l' usare della forza male conveniva a quel fine, eerco invece di velare eolle appa
renze di pratiche religiose e devote e di amor grande alle arti quello ehe era l' efTetto di sua 
smodata ambizione. Ed a dara pure un esempio ed una prova deI tristo modo di operare di Fran
cesco basti a noi rieordare com' egli superbo deI trionfo ottenuto cona forza dell' armi presso le 
rive dei Taro, decretava doversi in Mantova innalzare una chiesa a lYostra Donna delta Vittoria ; 
intendendo per tale mod'o di dare manifesto segno di animo grato e devoto aHa Vergine, ma av
visando veramente erigere un monumento glorioso al suo norne. Tl quale nascosto pensiere dcl 
Gonzaga bene svelö Andrea Mantegna dipingendo enlro quel tempio Ia madre di Dio in atto molto 
corlese "erso il Marchese egli altri personaggi divini disposti a fargli eorteggi6. DaH' abuso del
I' auguslo linguaggio dena religione per esprimere aui servili', conseguiva naturalmente ehe le ar1i, 
state ministre di quel vitupero, si educassero all' uso cli vaIersi dei simboli prorani per dipingere 
slorie cristiane. E noi non temiamo d' ingannarci afTermando ehe anehe il Cosla divenne piltol'e 
milologico ed adulatore deI nuovo suo pad'rone, avend'one dovuto assecondare le mire e le inclina
l.ioni perverse. Che se non possiamo appoggiare questa opinione a prove forniteei dall' esame delle 
opere di Lorenzo, perehe ~ucste per le vieende dei telllpi e per Ia 'barbari,e degli uomini sono 
andate peroute, troviamo per<> di' poterla sostenere per quanto raeconla il Vasari, il qualc, par
lando deI' Costa, co si lasei<> serilto: l) Ne}' palazzo di San Sebastiano ritl'asse il Marchese condotto 
11 da Ercole sulla eima d' un monte aHa Eternita consaerato. In un aItro quadro si vcde il mede
~ simo Marchese, sopra un piedestallo t.rionfante eon un bastone in muno e inlorno gli sono molti 
)I signori e servitori suol eon stendardi in mann tulli lietissimi e picni di giuuilo per la gfantlezza 
II di' lui; ed in un terzo sonn molli nudi ehe fimno filochi e sacrifizii a Ercole, cd in questi e ri
l) tratto di nalurale il' Marchese eon tre suoi figliuoli Federigo, Ercole e Ferrante ehe poi sono 

(1) - Anehe il Rio (op. eit. al Cap. VII, a pag. 255) serisse ehe Lorenzo eosta ed Amieo Aspeltini furono uicbh.1-
rati dal Francia loro maestro: I) les dignes continuateurs de l' ecole dont il s' etait assaiIlie ue toutes partc~ . » 
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» stati grandissimi e illustrissimi signori. II Tanto e varo ehe nelle produzioni delle arti si rile-
vano sempre le impronte di veridiea storia dell' eta e degli uomini, onde servono a smenlire le 
menzogne per vile aduli.lzi(me narrala dagli scritlori e ud impedire ehe la poslerita ne nmanga 
ingannllta. 

Morto Francesco Gonzaga, gli succßS$e nel 1519 Federico suo figlio. Questi, eome il padre , 
vanissüno dello sfarzQ e d~l lusso ed <;>ltre ogni modo ambizioso di onori, fu solito ad acearezzare 
gl' ingegni migliori pßreh~ gliene fetribuissef!:> lodi, delle quali molte appunto si leggono e smo
date ~elle le~tere a Jui iJl4ir jz~ate Qal ßaJldello, <laI Giovio, dall' Aretino, d~ll' Ariosto e da altri. 
Che anzi, ved\ll,o <;:~~mepte- settimo e~reopdaf~i da trecento \.lOmini dotti, ed ~gualmente operare i 
:Medici, gli ßst,en~ i , i ~hJ~~est~, gli A,ragonesi ed i Gipo, Federico ad il)litazione 101'0 ehiamo in 
l\Iantova q.~tri i~uslri lßtterati, frr' quali il Lampriqio, r Equicola, il Castiglione, l<\rgamente proteg
gendo ad ~n tenwo ~l Be~evp~e , l' Aliprapdi, il JaneJli, il Daino, il Vigilio e tutti facepdoli stro
,menti de~la propria gr~ndezza. Ne il ~onzaga si risteUe a eiD solo, m~ ancora eresse va ste fab
)Jriche e tutte Je fece ornare di pitture e qi sculture, - manlenne eon molto spendio le razze piiI 
rare di eav!llli, pi cani ,e di sparvieri , ed intese a divertire la C~Wl ed il popolo con giostre, eon 
feste, pon ~ornei, eon mimi e eon bU~0!1i. Creato Capitano 4i Santa Chiesa, . poi duca di Man
tova e l\Iarc~ ese de~ ~Ionflerra10, Federißp f!lor di mi$l!-ra ipsuperbi e voHe ~he la fama ~uonasse 
di lui, quale di PFincipe splendidis$imo. t\ rendßre paga tale brama eonfidD l' opera agli artefici, i 
quali, disgraziati!mente ~eryili apc mir~ aI?-lbiziose d~l epy;nmiltente, eorrotti risposero aUo soopo 
pi'oducendo ift fine quella detestabile pittura decorativa, ehe al dire dei Marchese Selvatico, tu primo 
seme di c01'ruzione nell' qrte dei cinquece1~to, ultimo seg110 delta sua clegradazione nel secolo deci
monono. 1\1a di eio basti, ora ritorniamo agli artefici. 

Dura~te l' ~poc~ in eui yenne affidalo a Lorenzo Costa il sopravvedere ai negozii della pittura 
non si tro\'ano ricordate ehe poche opere e fra queste alcune (dai registri Marchionali) eseguite 
da Benedetto Ferrari nel palazzo da San Sebastiano nel 1512, da Matteo deI Costa in quello di 
Marmirolo nel ~ 518, e da Lorenzo ~eOl~bruno nel caslello di Manlova nel 1525. Queste andarono 
tutte miseramenle perdute, per eui ci dpole doverci accontentare di averle accennate. Abbiamo 
pero in ~lantova altri du e dipinti, runo eondotto dal medesimo Leonbruno, }'-altro dal Febus, de i 
qua li ora parleremo siccom'e quelli e~)e porgono argomento per valutare Ia influenza stata eserei · 
ta la dal Costa nelle arli ~lantovane , ~ pe~ riempire eosi un vuoto laseiato dagli scrittori neHa sto
ria deI noslro p3ese dal tempo in cui "issero i l\lantegna a quelle in cui "enne Giulio Romano. 

Lorenzo Leonbruno, che esegui la prima piltura rappresentante San Girolamo, dopo essere slalo 
dimenticato per quasi Ire secoli in un profondo silenzio fu trentadue anni ora sono traUo ad ono-
1'ata memoria dalla leggiadra penna qi Girolamo Prandi. (1 ) E cosa molto -strana che, ignoratosi 
per tanl o tempo p·erfino il nome di queslo pittore e ehe appena venula in luce una sua opera, e 
oo::;a strana, ,diciaQlo, ehe subito dopo se ne trovassero altre tulle segnate ' a lettere d' om col 
norne di L,e onl)'r~no. DeI che si ha ra5ione di maravigliar.e ancora piu pel r~ffronto della maniera 
e dello süle ebe' appariscono affatto diversi nell' una da queUi usati nelle altre pitture ehe si dis
sero rillY~nut~ col no me di Leonbruno da Sigismondo Belluti, a cui parve ehe fosse eonceduto 
a privilegio 'il possedere lanti lavori di un piUore ehe fino a' suoi tempi era stato intieramente 
ignoto , Tale' osservazione suggerita dal eriterio deli' arli sebbene non consigliasse il Prandi ad 
una severa eritica deI faHo, fece noi persuasi a non parlare se non della prima della quale sola si 
hanno prove sicure ehe sia slata ope~a deI LeoIlbruno. Di questa appunto Pasquale Codde, uomo 
degno di fede, an' anno i815 scriveva al Pungileoni cosi; » Una sola piuura e giunta a mia eo
II gnizione scopertasi quando fl1rono soppr~se le monache Orsoliije di questa eilta. E dessa un 
» San Girol~mo ehe sembra dipinto all' encauslo iI} ta.vo1a di legno, pervenuta alle man i di certo 

(1) - Notizie slöriche sl1etlanli la ~ila e le opere di LOl'cn:;o Leon brUllO. Mantova 1825, 
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• Risi gia ramajo di quelle monache, nel cui monasterio ebbe stanza Madama Margherita Gonzaga. 
• Questo' ql1adro fu non e gran tempo stimato lavoro assai pregevole dal nostro diligente ed eru-. 
• dito piUore signor Pietro Sorcsina, ed acquistato dal signor Sigismondo Belluti piUore dilet-
• tante e raccoglitore di opere de' migliori pennelli. 10 ho volul0 replicatamenle vederlo ed esa-
• minarlo con aeeurata attenzione .. . • . (segtte la descrizione deI quadro) e sopra un teschio 
• di morto poggia un libro aperto e sulla fronte deI libro si legge · Laurentius Leonbrunus 
Mantuanus (. • 

Lorenzo Leonbruno, nato in Mantova al i 0 di marzo deI i 489, giovinetto studio l' arte dalle 
opere di Andrea Mantegna e forse ne intese i precetti dai figli di questo. Pare probabile ehe 
pervenuto an' eta di diecinove anni si aceonciasse neUa scuola deI Costa, se a questo dovelle 
in gran parte l' essere poi stato aseritto fra gli stipendiati dai Gonzaga. InfaUi ai diversi ordini di 
pagamento dei lavori eseguiti dal Leonbruno si legge aggiunto 0 rimasto da cordo con magistro 
Leonbruno pet' relatione di messer Lorenzo Costa, 0 (atto de commissione de messer Lorenzo Co
sta. Jl Gonzaga al t 521 mando Leonbruno aRoma, estimando che il· vcnire aRoma gli possa 
giovare assai, perche li potra vedere delle cose assai da imitare, siceome per l' ollima disposizione 
mostrata nell' arte faeeva sperare che per questa l' habhia a reuscire exceUente. Poco dopo tornalo 
in patria riceveUe dal ·principe, ehe molto 10 amava, doni ed onorevolezze eosi che tutto pareva 
prornettere a Lorenzo un forlunato avvenire, quando d' improvviso 10 eontrariarono diverse sllen
ture procuralegli da eagioni fin qui ignorate, ma ehe dal Prandi, senza addurne le prove, si alt1'i
buirono a mire gelose di Giulio Romano. Quesla asserzione deI dotto scrillore sebLene soslenuta 
eon bel garbo e per induzioni prohabili a noi non sembra hasata sopra fondamenLi sicuri, ai .quali 
soli deve riferirsi ed acquetarsi 10 storico. I fatti e le osservazioni che andiamo ad esporre pen
,siamo che varrannoamostrare quant~ sia infondato il giudizio deI Prandi. 

Non erano trascorsi ancora cinque anni da ehe il Pippi viveva in Mantova e tre soli da ehe 
Federico Gonzaga aveva donate a Lorenzo dugenlo bifolche di terra, scrivendogli: IX Amavimus 
• semperamamusque quotidie magis magiatrum Laurenlium Leonbrunum pictorem nostrum ea-
• rissimum tarn ob ejus egregiam al'tem quam ob innumera qure ab ipso accepimus virtutis 
• sure obsequia 11 eee. quando Leonbruno testo. NeH' atto di sua ultima volonta apparisce eom' egli 
avesse gia [isoluto di andare lontano dalla palria, leggendovisi: • Si advenerit quod ipse testator 
• deeederel extra dominium eivitatis Manture jussit, voluit el ordinavit quod ejus hauedes tenean-
• lur eonduci facere ejus eadaver in una eapsa ul dicitur impegolata el sepelire in Ecclesia San-
• etre Marim de Monte Carmelo de Mantua. 11 Questo artefiee ehe sempre fu ricordalo piUore. 
~Il' anno i55t invece e nominalo architetto, e da una lettera ehe egli serisse a Stazio Gadio si 
raeeoglie essere stato dal Duca di Mantova spedito nel Monferrato per disegnarvi il eastello · di 
Casale. Ed in quella leltera stessa si mostra mollo adirato eziandio per avere il Gonzag.:l afGdato 
ad altri il disegno della fortezza di Porto dapprima a lui stato commesso; onde lamenlando Ja 
mala fortuna di non trovar bene nel suo paese si diee disposto a porsi agli slipendii deI Duca di 
Milano. Dal codicilio di Leonbruno scriuo in Mantova al 24 di marzo deI t552 rileviamo pero 
eh' egli nnovamellte qui si era condotlo, ed egualmente dai registri Ducali esservi stato fino al t 557 
ennoverato fra gli arlefiei stipendiati dai signori Gonzaga. Dal ehe vien prova ehe nepp ure 
dopo l' anno 155t eragli stato impedito di vive re in patria e ehe non gli venivano negati 
Ia mercede egli onori per 10 avanti a lui conceduti, aneora quando Lorenzo si era recato altrovc 
e forse serviva ad un altro padrone. I faui che abbiamo ora notali ei devono persuadere ehe le 
eause che hanno infIuito sull' animo dei Leonbruno ad abbandonare la palria e la pittnra non de
vono essere state quelle supposte dal Prandi, ma altre ehe fin qui so no ignote. Sennonehe pei sensi miti 
delI' animo suo ehe traspajono neUa pittura rimastaci veramente informati a schietta ed inlera mo
rale eristiana vorremo piultoslo '.s.upporre ehe l' anima gentile deI Leonbruno educata a sani pre
ceui dal Costa dippoi avess.e a mal in euore vedute le arti trascinarsi a fare merealo di servilitä. 

9 
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c di adulazione, e I'ifiutasse quindi di conformarsi al nuovo si~cma iulrodotlo da Giulio, da cui 
.tuui gli al'lefici dovevano ' dipendere, onde a lui fossero mancate le occasioni in patria di Iavorare 
,in pittura. 

Cio premesso (t) parliamo deU' opera da noi gia delta sieuramenle eseguita da Leonbruno. 
In questaa melll persona e figuralo San Girolamo ehe ehiede perdono a Dio delle proprie colpe, 
la memoria delle quali 10 commove a profondo dolore, ehe tocca l' estremo mentre gli sembra in
~uffieicnte a eancellarle la faUa penilenza, e ehe pereio si mostra pronto all' aUo di incrudire ViBP
piiI eontro il suo eorpo gra~Jogoro e maeero dai sostenuti palimenti ('2). In questo lavoro Lorenzo 
mostro la sapiente intenzione di togliersi dalle pastoje inlrodotte dai Mantegnesehi di valersi di 
non natul'ali c.oneelli, e di usare di molli aeeessorii ehe distraggono dal prineipale sog.geUo. M a 
non riusci eompiulamente a tal fine essendo ehe per evitare il falso grandioso e r idealismo eru
dito si valse della sola imitazione dei vero aHa quale troppo servilmente altenendosi pel timore 
di cadel'e nel difelto ehe voleva sfuggire, non im presse nel quadl'o neppure queUe ideali bellezze 
ehe sono suggerile daHa spiritualilfl deI pensiero. Forse dal modo slesso servile eon eui inlese 
senza seelta a copiare Ia nalura derivo pure ehe eseguendo il dipinto feee alcune parti segnate 
eon eonlorni un po' secchi, altre con morbidezza, pieghe rotonde' e poeo inlelligenti nei panni, la 
tesla dei Santo molto ampia nel eranio e sopracarieala di barba, ed ogni eosa condusse eon eguale 
pazienza e eon gli stessi minuziosi dettagli. Queslo Iavoro perlanlo non solo pei difeui ma aneo 
pei pregi ehe abbiamo notali erediamo di · dover ritenere eome un' opera ineompiuta faUa dal 
Leonbruno nei giovanili suoi aDni, promeltilriee pero ottimi frutti, perehe in es so tl'alucoDo alcune 
emanazioni di sensi ispirali da fede sineera, c gl' indizii d·i volonla ferma di avviare l' arte a sani 
e nobili prineipii. 

Ora son.o molLi anni esaminando noi le piUure rimaste entro la chiesa ed il monaslero di 
Gradal'o gia prima ridolti ad usi profani, una ne vedemmo cseguita sopra muro a meta della scala 
per cui si saliva al eonvento, nel fondo della quale sopra un eartello leggevasi PHffi .. ~ Piti 
tard i aHora ehe fummo per rilevare il disegno di quella pittura (disegno dato an' intaglio alla . 1a
yola 47.') non solamenle ci apparvero in isconei modi lordale le Sanle figure ehe sopra erano rap
prescntate, ma aneora eaDcellale dei tutto le lettere iniziali deI norne che n' erano apparse dap
prima. Nulla meno per quanto fu da noi slessi veduto e per quanto verremo a.ccenand.o sembraci 
l'agionevole il crcdere ehe quel lavoro sia slalo operato da . Febus artefiee conciltadine gia rico~

dat9 da Pasquale Codde eost; D F ebus pittore fu diseepolo di Lorcnzo Costa il vecehio. Egli vi
D veva e Iavorava in Manlova deI 1528; ma di Iui n.on sonosi pOlute raceogliere maggiori n~ 
» ti,zie. D (5) Il roodo eon eui fu eseguilo l' affreseo affalto eonforme a q.uello impiegato dal Costa, 
e l' epoea in cui fu cb ndoUQ, ehe ee la addila I' argomento dipinlovi, bene eonfermano ehe quel 
lavoro potesse essere stato 0l'eralo dal Febus. Qui, giusla il eoslume degli antichi pittori Italiani 
mossi da riverenz& e d-a fede, Noslra Donna eoronala dagli Angeli si mostra in tulla la maesla 
di regina sedula in trOll.o, tenendo sulle proprie ginoechia un bello, vezzosissimo bambino, il Figlie 
Divino ,. ehe amorevo.lmente guardando benedice ad un frale dell'ordine Monle Olivetano. ~crisse 
il Donesmf)ndi (4) ehe: .. 11 ritratto al nalurale deI padre Girolamo Monl' Olivelano si vede a 
» mezza scala deI eonventG di Gradaro, inginocehiato avanti aHa gloriosissima madre di Dio, eon 
S. Girolamo. dall' allro 1alo, di cui egli fu molto di-voto.» Percio la piUura non. pole essere ese· 

(I) - Nel sccondo Volume daremo trascritti diversi llacumenti ed aggiuugeremo alcune n{)tizie di questo pitlore 
ehe non furono conosciute dal Prandi. 

(2) --:- II quadro e aHo centim. '18, largo cent 59, eseguitO' coo colori ad olio, e di questo non ne-·diamo il dise
gno essendo giä stato pubblicato dal Prandi oel libro sopra citato. 

(5) - Questo pittore e aucora nominato nel Necrotogio di Maotova COSt: 20 zenaro 1528. camma fiola da Febul 
depentor morta i-n C011trata bove de revcra, de e~a anni cinque. 

(4) - Opera eil. al lib. VII, dclla Parte ll, a pag. U3~ 
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guita se non presso all' anno t526 in cui avvenne la mOlte di frate Girolamo priore~i quel mo· 
nasterio e delto uomo di perfetione et eccellenza nella via dei Sign01"e. Ob quanta e la fidueia rc· 
ligiosa ehe apparisee oel monaco genutlesso ed orante, conforlato dalla protezione deI precUl'sore 
Giovanni, cbe gli sla presso, e dalla vista dei Santo, CI cui tenne sempre speciale devozione r Nella 
semplicita di quegli aUi, neHo sguardo fisso al Divino, neHa semiaperta bocea su cui pllre ehe posi 
)' ullima parola di calda preghiel'a interroUa daHa benedizione celeste, rivelasi la manifestazionc 
di un sublime pensiero ed un soffio di vita ehe emana da fede ' vivissima. Rispetto alle forme, 
l'insieme grandioso, il disegno corretto, la larghez.za nei panni e la economia degli accessol'ii 
bene ci mostrano i progressi ehe erano stati procurati alla piuura se non dall' esempio almeno dai 
precetti deI Costa; quanto al morale ci pare ebe questo lavoro segni)' estremo limite, a cui r arte 
fra tanti ostacoli aveva potuto salire in Mantova dopo la morte di Andrea Mantegna e fino uH' e
poca in cui era venuto Giulio Romano. 

Queste due ultime opere state da noi accennate provuno pertanto, ehe qui, corno in a1l. l' i 
luogbi d' Italia, la piUura mistica fu eompresa ed ancora tardi vi fll mantenuta, e ehe non lutti gli 
artefici si diedero eieeamente a seguitare il viziato sistema di fare r idea serva alle forme ma ehe 
anzi furonvi uomini di fede sincera, i quali ritrassero gli affetli e camminando franchi suHa via, pCI' 
la quale l' Angelieo, il Perugino ed Clltri pervennero a gloria alta, vera e durabile. Perlocebe sono 
a tenersi in gran pregio le prove offerte dai poehi i quali daHa protezione corrompitriee dei prineipi 
e dagli esempii dei Costa, faltosi pur egli corroUo. noo contrassero trist i abitudini; ed i quali anzi non 
lusingati da falso, indecoroso bene con animo fermo ineontrarono sventure, piullostoehe sozzarsi 
neUe brutture immorali. Cosi pensiamo ehe Leonbruno geloso dena propria dignita ~d indipen
denza abbandonasse sdegnoso la patria, lamentando le c'ondizioni e i tempi avversi alle 'virtu ed ai 
sensi generosi dell' artefiee: cosi erediamo ehe Febus, anziehe declinare da prineipii magnanimi 
e servire ai Gonzaga (t), abbia amato me.g1io r oscurila di un eliiostro, per poter eoH' arte rivelaI"e 
liberamente e sineeramentc le sublimi ispirazioni di fede di eui era compresa Ja sua anima. Se 
dalle mire 'ambiziose dei principi, dai vizii dena eorte e dai !ll.odi· adulatori della seuola, quesli 
due eletti per ingegno, e generosi per euore hanno potulo mantenersi in ttiUa la inlerezza di 101'0 
eoseienza ;. (ciö ammeuiamo almeno per quanto ci e reslato a 'vedere clalle opcre degli artisti dei 
tempi di eui .parliamo ) 'Ja smodata, brama perö di Fe~erieo di primeggiare tra i prineipi e la bassa 
servilita dei cortigiani djppoi hanno svelta in Mantova fino dalla radiee ogni speranza di bene 
neUe arLi. Baldassare Castiglione infalti fu quegli ehe PFoeurö un artefiee edueato aHa eorte lussureg
giante oi Leone dei Medici, gia di~posto a blaodire le intemperanti voglie dei prineipi, e per laIe 
modo fece ehe l' arte qui fosse condoua ad una degradazione tanlo immorale ehe non si rieb bc 
.piu mai (2). Dal ehe trarremo argomento a ripetere ehe la storia deli' arli vale la stol'ia dei tempi 
e delle nazioni; e ehe eoloro ehe vogliono serivere degnamente delle arli Italiane non devono eir
eoseriversi a parlare dei soli eapi·.scuola, ma siLbene devono anehe porlare le loro osservazioni 
sulle opere di tutti gl' ingegni nazionali, perehe p~r tal modo potr:mno ehiat'ire il progresso dclIa 
pittura pei mutamenti proeuralivi individualmenle da egregi artisLi, i quali seostalisi dai deltali 
deHa seuola seguirono quelli dei loro euore edella loro menLe. 

.' 

rt') - Il Fehus non si tl'OV3 i,ofatti nominato in aleuoo dei rrgistri degli st';pendiati dai Gonzaga. 
(2) - A chi notasse in questo nostl'o lavoro diversita di giudizii da quelli gia esposti nella Storia delta vita e 

delle opere di Giulio Romallo, dieiamo essere ciö del'ivato da nuovi studii per noi falti, e dal eooviucimento ,ehe 
sorse in noi, ehe poco curantlosi tlella materia: si dcbba riguardare nelle protluzioni dell'arti al senso morale cJ~() 
in esse si aeeoglie. 
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