
LIBRO QUARTO 
Delle ar()hitetture operate in Mantova fino a tutto il se()o!o de()imo ottavo. 

CAPITOLO 1.0 

DEGLI ARCHITETTI 

ehe lat}ora9'ono in Mantova fino alla meta dei secolo decimo ottavo. 

~Ianlova, una delle eitta transp'adane ehe furono edifieate dagli Etrnsehi, dopo essere ... 
stata aggl'andita dai Galli (t) poi dai Romani ('2) fu assoggettata a replieatc sventure e tanlo 
gravi ehe le fabbriehe prima erettevi andarono tulle distrutle. Perloeehe, taeendo le slorie degli 
edifieii innalzati allorehe dO!Jlinarono i barbari ed i Romani, ne rimanendo vestigi di quelli ehe 
pur dovevano aver esistito, a noi resta solo di aeecnnare alcune delle fabbriehe murate a tempi 
a noi pitt vicini ehe lutto di sussislono 0 delle quali ci restano memorie sieure. 

Gli avanzi deI pitt antieo monumento rimastoei bene eonfermano come i Mantovani all' anno 705 
riuseiti per valor milital'e vineitori dei Cremonesi: )) questi in pena deHa commessa ostilila furono 
» tenuti di far fabbrieare a proprie spese una porta aHa eiWl di Mantova, eon una torre per banda 
,. in triangolo, aecioeehe questo dislintivo Ia differenziasse da tutte Ie altre. » (3) Infatti da quanlo 
ei fu dalo rilevare neHe fondamenta e neUe reliquie di quell' anlieo edificio (si vegga al disegno 
alla tavola 55.a fig.a La) apparisee ehe Ia porta oggi delta Pmdella e prima Quadl'ozza era 
stata arehitettata neUa forma deseritta dali' Amadei; sebbene quesla poi in parte fosse mulala 
neUa fabbriea posteriormente eretlavi sopra. 

A tempi in cui Mantova si reggeva a eomune e rieordato Albert'lts Pitentinus magister. I 10." 
ghi ehe ci eireondano, i ponti di San Giorgio e di Porto, i varii edifieii animali dalle aeque, gli ar
gini ehe di lontano e atlorno girano la eiua, tulte sono opere grandiose, stupende e sublimi, ehe mo
strano irrceusabilmente quanto pOlente fosse l' ingegno in lui ehe ardito Ie immagino e ehe eosi 
saviamente le eompi. Fu da questi lavori e da questi artifieii ehe Mantova trasse la sua forlezza 
e le prime eagioni della sua eelebriLa di piazza inespugnabile. Ma il Pitentino non mirava a cio 
solo, ehe mentre la voleva invineibile dai nemiei, intendeva anehe ehe fosse rieea e fortunata nei 
eommerei. Per mandare ad effetlo si vasto progelto doveva manlenere perenne Ia navigazione dal 
lago sino al Po, e perdo eragli neeessario di trovar modo, onde le aeque deI Mineio fossero so
slenule presso Govemolo. E riusci pienamenle all' uopo eol poni un soslegno amoyibile. U ri
trovato di queslo artificio non e eontraslato da alcuno ad Albcrto, ed anzi il Le.cehi (4), non pos-

(f) - Ciö accadde circa al centesimo anno deU'era Romana. 
(2) - Seicento anni dopo che la cilla era stata aggrandila dai Galli. 
(5) - Cosi l' Amadei: Cronaca mss. Tolse egli questo racconto dall' allra piti antica cronaca di Bonamente Ali. 

prandi stata pubblicala dal Muralori (Antiquit. ltal. al Tomo i , a pag. 1091.) 
(4) - Introduzione al tratlalo sui canali navigabili. Milallo. 1824. 
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siamo dire se con tutta preeisione, Iui dichiara inventore delle conche di navigazione. Se lavori di 
tanla importanza, eseguiti gia sette secoli indietro, persuadono ehe i Mantovani fino a que'tempi 
si fossero edueati a studii idrauliei, gli statuti della nostra repubblica aecennano che vi furono an· 
cora Rationatores, Ingegnery, Ag1'imensores incarieati di sopravvedere ad pontes, portos, aggeres, 
ducales, vias, ' stmtas occ;' ed in pari tempo hanno leggi per Ie quali e comandato ehe al mante
nimento di lutte queste pubbliche opere presiedesse un Judex deputatus, il quale e per la auto
rila di eui era investilo e per l' uffieio ehe esereitava doveva eredersi il supremo ingegnere di 
tutto 10 stato. Negli staluti e pur rieordalo che i eonfini deI territorio Mantovano designati fue
,'unt per dominos fmtrem Richelminum et Benvenutum Bonebelli; eon ehe si fanno eonoscere i 
nomi di due ' vissuti in Mantova al seeolo deeimo terzo, i quali, per Ia nalura deI Iavoro eseguito, 
dovettero essere versati nelle matematiehe. 

Un altro monumento innalzato a tempi in eui Ia eiUa si reggeva a eomune fu il palazzo 
della Ragione (t), enlro il quale si amministrava giustizia. La distribuzione generale dei loeali in 
questo edifieio erediamo non essere stata molto diversa da queHa indieala in disegno aUa ta· 
vola 56.3 lnfatti quivi, eome aneo al presente si vede, erano nel pian-terreno da un lalo le careeri, 
daU' altro Ia torre delle campannc (2), e nel superiore, in mezzo alla fabbriea, la vasla sala in eui 
eongregavasi il popolo per assistere alle deliberazioni intorno ai pubbliei affari. Quantunque la 
parle lerrena ehe prospetta aHa piazza delle erbe, per essere slata pos1eriormente murata, ora piu 
non mostra la forma ehe erale stata data originariamente, crediamo pero che quivi si avesse una 
grande piazza coperta per servire a eomodi1a dei m~reanti~ la quale piazza pereio allehe piiI tardi 
fu nominala domus mercati. A tale opinione ci sussidiano gl' indizii rimasti neHa fabbriea stessa, 
la tratlizione ed i documcnti, dei quali aleuni vogliamo anzi riferire eome prove capaei a dimo
slrare fondata la. nostl'a asserzione. 

Nel libro lerzo degli statuti Mantovani ra~colli al f505 dai Honaeolsi (aHa rubrica-: de domo 
tnercati) e seritto: » Statuimus quod ipsa domus mereati cireum undique a lateribus et a capili
» bus expedita remaneat et apertet seeundum antiquam consuetudinem. Pre1erea nemo audeat vel 
» pressumat sm'are seu clattdere nee sprangatas faeere in seaO'asnee lignamen aliquod vel opus 
» faeere vel habere extra columnas dicte domus que obesse possint intra dietas eolumnas, nec 
» ob hoe banehe po:,~ite intra domum obscurentur et ne turbido fiat ibidem. Hoc si quidem servato 
» qüod quicumque vendere voluerit in loeis suis et stallis suis positis sub ipsa domo euilibet de
JI putatis el non alibi vendere debeat.» In ques1a casa, serisse 10 Sehivenoglia, eronista vissuto 
aHa meta deI secolo deeimo quarto, ehe 11 ab antiquo se ghe fasia el mercatQ sotto quando el pio
l) vi va, el era easa de Comuno et al presenle era quasi venuta in niente, si ehe ]0 marchese 
» (Lodovico Gonzaga) se deliberoe de volerghe fare un bel logo et comenzoe verso levante a far 
» fondamenti et rivolli)l eec .. Quindi in un a1to di vendita faHa al 1499 da Giaeomo Valenti a 
Giovanni. Donato Arrigoni si logge pereio ehe il primo vendidit al seeondo unam apothecam sub 
palalio juris 1l1an tu re , e non unam scaffam 0 unam baneam, od unum statlum eome fu indicato 
negli statuti di Mao1o\'a. (3). 

Le palrie memori.e aU' epoea in eoi e stato eretto il palazzo delta Ragione non rieordano ar-

(t ) - Nrl b1'ewe chronico" Mantullllo ehe fu da noi pubblieato· neU' Arehivio Storico ltaliano, (FirenJe 1855. vo!.l,) 
al 1228 si legge: 11lceptum {uit palatium cum turrir ed al 1241: Une die jovis crasse adlJenie/lte nocte combussd 
palatiu1lt eum batalia tllrris, el j" re{ectione ipsius palatium {uit merlatum; ed al 1250 ebe: {actum fuit palatium 
t lOVtl11l sMpra Bl'oletu, eioe quella parte di fabbriea ehe riguarda aHa piazza oggi detta delle caT'ceri. 

(2) - Nel Chronicon eil. all' anno 1269 si !egge: Dominus Potestas (ecit pulsari tintinalmlum et congregata fl,it 
maxima m'Ultitudo geTltiufIl in Br/)leto, 

(5) - Da UD mlllldalo JIarchionale apprendiamo ehe la nuova easa dei mereato costrutta da Lodovieo GODzaga 
Cl'a stata posseduta da Andrea Mantegna. e ehe al 1. 9 di dieembre dei 1517 Francesco suo figlio vendtlte a Ste
[a."o Ferri spczi al ~ una bottega sotto la stcssa. casa deI mcrcato a fideicomessOr 
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chitetti se non Guglielmo e Benassuto ehe servivano al nostro Comune, e ehe neU' anno i 257 ri
pararono ai danni eui era soggiaeiuto il ponte dei mulini (i); noi perei<> erediamo di non andar lungi 
dal vero, se pensiamo ehe dietro il eonsiglio e dietro la direzione di quesli due sia stalo eo
strutto l' edifieio di cui abbiamo ora parlato. 

Gli avanzi che ci t;imangono delle fabbriehe edifieate in M~?lova aHa maniera gola 0 ledesca 
~ostrano ehe qui non se oe costrusse aleuna meritevole di speciale menzione, e capace di de:. 
stare forte interesse, quando ~e ne faecia eonfronlo colle molte ehe sono in Italia gift iIlustratc 
dall' Hope, dal Cordero, dai Saeehi, e da altri reeentemente. Noi quindi passiamo sotto silenzio 
eosi faui lavori bastandoci ricordare due di lali monumenti ereui in Manlova a quell' epoca, i quali 
amiamo dare disegnati perehe se questi non presenlano argomento di massima imporlanza alIa 
storia generale delI' architeltura ltaliana, valgono per<> a chiarire queHa dcl nostro paese. Il primo 
e la porta (disegnata alIa tavola 55.3 fig.a 2.3

) per eui al seeolo deeimo quarte in cui fu murata 
si entrava nel palazzo dei Bonaeolsi. (2) Qui infatti l' arehitetto con mol ta economia di mezzi, e 
solamente col ripetere 10 stemma dei Bonaeolsi lutto all' intorno deI grand' areo aeulo sovraposto 
uHa porta riusci eon originale eoncetlo ad oltenere un effetto grandioso ed insieme molta armonia. 

11 disegno (aHa tavola 57.3
) deI seeondo monumente comprende non solo la faeeiata delJa 

ebiesa dedicata a San Pietro 0 deUa Cattedrale cli Mantova nel modo ehe fu dipinta da Do. 
menieo Morone (5) al 1494, ma ne presenta aneora il fianeo al modo ehe tultora si vede. (Di
segnato aHa fig. 2.3 deHa tavola 57.~) La fabbriea esteriore di queste Duomo, stando alle patrie 
storie, fu prima murata neU' anno 50~, e sueeessivamente negli anni 982, 1595 e di nuovo 
nel i 404; ed aIla maniera, eui fu ridoUa in quest' ultima epoea, noi erediamo, eome or ora fu 
accennato, che il Morone l' abbia ritratta in dipinto. Questa noslra opinione e appoggiala anehe a1 
giudizio deI Marchese Selvatico. In una sua lettera infatti seriltaci, gia or sono trediei anni, dieeya 
ehe, osservando al movimento mistilineo deHa forma generale della faeciata ed ai pinacoIi sovra
postivi, l' architettura della Cattedrale di Mantova si dovesse ritenere una fra le piu tarde dello 
stile archi - aeuto in Italia, vale a dire di quello ehe fioriva dopo la meta deI seeolo deeimo quarto : 
ehe guardando alle torricelle ed aHa eorniee poste nel fianeo, queslo doyesse pur aversi opcralo 
nel secolo deeimo quarto, perehe 10 stile usatovi mollo da vieino rieorda quelle adoperato in San 
Franeeseo di Pavia (deI seeolo XIV) , nel Duomo di Como (deI 1569 ), nella faeeiala deI Duomo 
di Monza (deI 1550), nella Madonna delI' Orto in Venezia ( alla fine dei secolo XIV); e tante piü 
stava fermo in tale avviso perehe il movimento di Iinee dipinto dal Morone non fu mai veduto in 
ediflzii dei secoli anteriori al seeolo deeimo quarto. In quanto ai triangoli ehe formano iI fianco 
esteriore deI Duomo di l\fantova soggiungeva, ehe v-e ne erano di eguali nelle faeeiate deHa Cat
tedrale di Siena e d' Orvieto, ehiese ambedue erette oltre Ia meta anzi verso il fine deI seeolo de
cimo terzo, e ehe pure di simili se ne vedevano in altre fabbriehe saere di quell' epoea sparse 

(I) - Presso questo ponte era sco]pita un tempo la seguente iscrizione: 

IOANNIS ET SANCTORVM VITI FRATRES SVPERSTANTES 

FVERVNT SEMPElt 1t1IQVE SEMPER DOMINVM LA VDANTES 

VILIELMVS ATQVE BENASSVTVS BE NE SOCIATI. 

Da questi versi puo trarsi argomento a confermare quanta abbiamo sostenuto nel nost1'O libro della Ecotlomia po
litica del Municipio di Jlantova, che ci oe ai tempi della Repubblica" i monaci volonterosamente si erano occupati 
dei negozii rli 8tato. Da quesla iscrizione infalti apparisce che i frati allora abitanti ne] borgo di San Giorgio enlro 
il monastero intitolato a San Giovanni e presso aBa chiesa dedicata a San Vito ave\"ano di continuo sopravveduto 
alle opere di restaurazione di detto ponte. 

(2) - 11 palazzo ora e posseduto dai marchesi Castiglioni. Quella porta oggi e in parte olturata c piu non serve 
aB' uso di principale ingresso al palazzo. 

(Z) - 11 quadro posseduto dai Signori Fochessati di l\lantova rappre3enta la morle di Pllsserino Bonacolsi procurat:l 
da Luigi Gonzaga. 
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per l' Italia. Affermava che detli triangoli usati eziandio oltremonte co me nel Duomo di Worms, 
nelle chiesa dei Santi Apostoli a Cologna, di ~anta Croce a Liegi, in quella di Andernach, di 
Gelnhausen, e nel campanile d' Inghelsheim, edifieii tUlti che non vanno al di Ia deI seeolo deeimo 
quarlo. Accenllava ehe in tali triangoli eon1enevasi una signifieazione simboliea colt' alludere a 
quello mistieo ehe in tutte le religioni riehiama l' idea della grande unita ehe si triparlisee nello 
spazio e nel tempo; onde il mondo, anehe seeondo le antiehe dottrine pittagoriehe, el'a eomposto 
deI eielo, deUa terra e deI mare. Quindi conchiudeva il Marchese Selvatico ehe » l' epoea 
» deI t 595 e 1404 coincide perfettamente eol mistilineo di quella facciata deI suo Duomo. giae
]) ehe appunto sul finire deI seeolo deeimo quarto e piu spesso nel eomineiare deI susseguente 
» si vide quel sislema d' archilettura, non sollanto nelle fronti delle ehiese, ma nei scpolcri e 
» nelle domesliehe abi1azioni. " 

A beUo sludio ci siamo a lungo traltenuti su questo proposito ed abbiamo volulo esporre 
tulle queste o8servazioni perehe conducono esse a slabilire l' epoea in eui deve eredersi ehe sia 
sla1a edifieata Ia faeeiala della nostra eattedrale. Cosi possiamo eon franehezza diehiarare ehe ver
sarono in errore quelli, fra i quali il Codde, ehe allribuirono l' invenzione al'ehitelloniea di quella 
fabbriea a Girolamo Gcnga da Ul'bino. Portarono eostoro ques10 falso giudizio perehe hanno ad 
tm' epoea anteriore applieata Ia sentenza deI Vasari, ripetuta aneora dal Milizia (1) ehe» Gil'olamo 
." Genga ehiamalo in ~fantova el'esse la faeeiata deI Duomo d' una proporzione-,. grazia- e eompo
» sizione si bella ehe si slima uno dei pezzi d' arehitettura piu felieemente eondotto. " Ma que
sta nu ova edifieazione della faeeiata (non pel'o quella deI fianeo) eseguila eon disegno deI Genga 
dcve credersi ragionevolmente- falta non p.rima degli anni 1549,. 0 1550, perehe narra il Vasari 
ehe Girolamo escguila eh' ebbe quella faceiala ritorno da Mantova gia vecchio,_ e da li a poeo fini 
il C01'SO di sua vita nel 1551 (2) abilando t'n una sua villa detla la· falle nel territorio d' U,:bino. 
Infalli il Donesmondi (5) quando raceonta ehe il Cal'dinale El'cole Gonzaga al 1554 eommise a 
Giulio Romano di eseguil'e un nuCJYo di.segno, eol quale gettata a terra la chicsa di San Pietro si 
diede a 1'ifarla tenendo in piedi le mttra antiehe di intorno fatte di sopm alla tedcsca eon mer.li e 
1mnte non feee cenno della faeeiata deI tempio, la quale non fu neppure di-segnala da Giulio, 
forsc per essere stata da non mollo tempo prima murala dal Genga e tenula in gran pregio. 

A manlenere memoria Ji altre fabbl'iehe state eseguite in Maritova nei secoli deeimo terzo, 
deeimo quarlo e decimo quinto, e degli arlcfiei ehe le operarono, vogliamo rieol'dare ehe Magister 
Jacobus et Gmtasola Ognabenus ejus socius de Verona al 1295 architeltarono la porta prineipale 
d' ingl'esso aHa ehiesa delta di Gradaro; e che al 1~04 eerto Germanus complevit opus Ecclesire 
dedieala a San Franeesco; Ie quali due ehiese furono dippoi ridotle ad usi profani. Da un' iscril,ione 
i ncisa: nel marmo, ehe and<> poi miseramente perduta~ ci venne falto eonoscere ehe al 1404 A 11-

dreas, Jacobus. el Laurentius f1'atres el'exerunt il ponle, ehe allraversando il lago, eongiunge la 
eitta al borgo di San Giorgio. Quinrli sappiamo dal Possevino e dai patrii storiei venuti dl)po di lui 
ehe an' anno 1595 Giovanni Franeeseo Gonzaga, uomo per natura feroee e ehe gia quattro anni 
prima aveva manda10 al patibolo Agnese Visconli sua moglie, ehiamo in Mantova Bal'lolino d:a 
Novara arc11itetto , e eIle gti eommise d-i innaTzal'e un forte easleUo enlro eui potesse sicuramente 
abitare fra le sospizioni ehe gli destava r odio coneepilo contro lui dai eilladi-ni. lntorno al quale edificio 
osservava Cesare Canlu ehe: » le zilie di Jladova fabbrieale da Ezelino, i forni di Monza da Ga
,. leazzo Visconti erano eareel'i lanlo orribili quanlo esscre dovevano quelle poste ai _ pie deHe 
» lorri deI easlello di Mantova. » ehe se i primi dei monumenli nominati dal Canlu, ehe lurono 
ereltl in Padova ed in Monza dalla tirannia bestia-Ie di uomini erudeti ehe afflissero l' Italia, anda
rono da tempo dislruui, i pie delle t01'ri deI easlcllo di l\1anlova pur si mantengono ad alteslare 

( \ ) _ Memorie uegli architelli antiehi e mouerni, ßassano. 1785; a1 TOIDQ I, a pag. 27.7 ~ 
(2) - In eta d' anni 76. 
(~,) - Op. eit. al Tomo II, a rag. 173.. 
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l' immane ferocia deI eapitano poi primo marchese Gonzaga. Bartolino dunque ehe gia era salito 
in fama di valoroso architetto per le prove di molto sapere che aveva date al 1558 nel eostruire 
il Duomo in Milano, venuto in Mantova diede il disegno deI _nuovo castello ehe fu compiuto a 
murarsi neU' anno 1406. Ebene l' artefice mostro di avere penetrata la volonta deI trepidante 
Signore a lui committente per le quaÜro torri ch' ei pose negli angoli deI dello casteHo , per la 
solidita delle mura qon cui tulto intorno 10 ch~use, e per le fosse profonde colle quali cireondö 
da tre lali l' antica abitazione dei dominatori di Mantova. Perlocehe essendo questo un monumento 
di non lieve imporlanza rispelto aUa storia deI nostro paese, abb~amo volulo darne disegnala la 
pianta (intagliata aUa tavola 58.a

), co me fu rilevala da Paolo Pozzo prima ehe quelluogo yenisse 
in -parte ridotto a comodita di moderna abitazione. 

Al secolo decimo quinte furono ancora due arte fici illustri, i quali sebbene non fossero coneitla· 
dini, pure per avere operato in Mantova devono es~ere da" noi rieordati. Il primo e Filippo Brunelle- _ 
schi, deI quale narra Giorgio Vasari che: D Desiderando i1 Marchese Gonzaga d' averlo ne serisse 
JI aHa Signoria di Firenze con grande instanza, e co si da quella gli fu mandato la dove diede 
JI disegni di far argini sul Po l' anno 1445 e alcune altre cose secondo la volonta di qu el prin-
» cipe che 10 acearezzo infinitamente. D Delle cose eh' egli, tante eelebrato arehitetto, qui ebbe 
a fare molto e a dolersi che non sia rimasta neppure una reliquia. ne un rieordo. n seeondo c 
Leone Batlista Alberti, uno fra i primi rigeneratori dell' arti Italiane. L' Alberli che gia ave va seI'
vilo il Marchese Gonzaga in Firenze facendovi il coro e la tribuna della chiesa dell' Annnnziala ; 
a1 1470 venne poi in Mantova per costruirvi la chiesa di Sant' Andrea, nel quale lavoro disse 
Hope perfeziono la maniera del Brunelleschi. Di queste tempio parlando l' ingegnoso Milizia, lanlo 
severo nel giudicare le opere d'arti, dopo avere aceennato ben a ragione ehe fu:» guaslo al1"' in-
JI terno da cio che si ehiamano miglioramenli moderni singolarmente da una eupola ehe vi si e 
» appiceata di disegno d,i D. Filippo Juvara 1I aggiunse ehe D ci<'> ehe rimune delI' anliea opera e 
~ serio, ben legato insieme e sente daperlutto la buona manie ra di fabbricare. D Da aleuni avanzi 
di ease murate in Mantova al seeolo deeimo quinta ove sono stipiti , modanalure e cornici disegnali 
con eorrezione e buon gusto al modo appunto ch' ebbe a.d Hsare l' Alberti, puo indursi che ques li 
avesse esereitala un' ulile influenza nella arehiteltura deI nostro paese 0 per opera propria 0 

per quella deI Faneelli suo creato. Al medesimo Alberti 80no allribuile pur aneo le invenzioni 
della chiesa di San Sebasliano, edella cappella dedicata a Noslra Donna Incoronata presso la Cat
tedrale; deI che per6 non si hanno" prove sicme per affermado. Osserviamo anzi ehe Luca, Fan
eelli dopo avere per lunge. tempo servito in Firenze sua patl'ia di aiulo al BI'Unellesehi cd aH' Al
berli venuto a stipendii di Lodovico Gonzaga, e eome scrisse il Vasari, » eondottosi in Man-
" tova vi fece d' assai opere, e qllivi lolse donna e vi visse e mori laseiando gli eredi ehe 
JI ancora dal suo no me si ehiamarono i Lueehi. 1I Perloeehc sara ragioneyole il duhilare ehe 
molli lavori attribuiti a quel eapo-seuola fossero slati immaginati e condolli dal Faneelli 0 dai 
suoi discepoli. Uno fra eoloro ehe si educarono ai preeetti di Luea Fancclii pnre essere sint.o 
A ollonio oe' Rieei rieordato sollanlo daI Necrologio di Mantova eosi: II 21 novembre 1521. 1\1n-

-~ .... ... 
JI gister Apolonius architectus de Rieis morluus est in contrala navis ex fibribus cL itJ'opisia et 
" stetit infirmus per menses sex, <Blatis annorum 40 D Queste date, per le quali si scorge ehe il 
Rieci era gia morlo quando venne in l\1anlova Giulio Romano" mos.lrano aperlamenle che el'l'uva 
Pasquale Codde allora ehe disse esser slato Apollonio allievo deI Pippi. 

Delle arehiletture cseguite in ~1antova da Giulio R0I!!!!!2-abbiamo gia dello a lungo quand o 
narrammo la sua vita (1 ) ; onde Qra ci. rimane solo a parlare degli altri nrehitetli ehe dopo llli 0pc
rarono. T1'a quesli uno fra i primi ricordali dalle patri"e memorie e Ballista Coo 0 Co vo, il qualc 
nato da poveri genitori riusci per ingegno e per iSllldio mollo abilcärreSce. r.he non ngiali fos-

(t ) - Nd libro secondo della storia della vita e delle op~re di "Giulio Pippi Ro,~ano. 
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sero i suoi parenti 10 induciamo dal basso mestiere esereitato da Girolamo suo fratello, il qunlc 
in un documento scritto al 1520 si nomina: ßlagister Hieronimus, {ilius quondam magistri Ghe
t'ardi de Covo, murator. Se, come pare, Battista si era dapprima aeeoneiato aUa scuola di Lorenzo 
Leonbruno, e eerto ehe dippoi venuto in ~Iantova Ginlio .Romano eoHoeossi presso di Iui serven
dogli di aiuto neH' eseeuzione di molti e vasti progetti arehitettoniei ehe gli el'ano stati eommessi. 
Infatti daHa patente data dal Duca di Mantova ai 15 di aprile dei t 545 apparisee esser stato il 
Covo assoeiato a Giulio per trovar modo di operare Ia nuova eostruzione della eattedrale, leg
gendosi: J) Ho eommcsso al Magnifieo Messer Giulio Romano ehe faeeia un disegno et insieme 
» eon maestro Battista de Covo veda diligentemente Ia spesa ehe s' andarebbe a fare questa santa 
J) et lodevol opra, quali hanno riferito ehe con sedeci mila scudi .si acconcierebbe di modo il 
II Domo ehe non solo starebbe bene ma sarebbe aneo bello et honorevole D DeI resto a noi non e dalo 
discorrere deI merito eh' ebbe il Covo in arehitettare, perehe gli 'serittori non aeeennarono aleun 
lavoro da lui eseguito, ed i documenti non ci dirigon.o a traseegliere fra le molte fabbriche mu
rate a quel tempo in Mantova quali da Battista potessero essere state immaginale e eondotte. Che 
se chiaramente apparisee ehe aHora molte ease e palazzi furonvi ereui di nuovo, tutti questi pero 
d' una guisa mostrano nelle loro forme esteriori la maniera usata da Giulio; dal ehe deve argo
mentarsi ehe a quell' epoea gli artefiei, ed anehe il Covo, siano stati eostretti ad imitare l' esempio 
dei eapo -scuola. Tale monolonia di operare deriv<> eertamente dall' avere eomandato Federico 
Gonzaga, eome racconta il Vasari, ehe nessuno potesse fabbrieare in Mantova senza l' approva
zione deI Pippi, per eui agli altri arehitetli era impedito di far eseguire i proprii disegn~ se que
sli prima non avesse Giulio ridotli eonformi ano stile ed aUa maniera di cui egli stesso si era fatlo 
maestro. Ad on la di oslacoli si forli il Covo pervenne ad oltenere stima di gran Iunga superiore a 
quella raggiunla dagli altri artefici suoi contemporanei, e cio apparisce senza dubbio dall' essere 
egli stato associato a Giulio medesimo nella magnifiea impresa deHa edificazione deI Duomo; e 
daIl' essere stato, nello stesso giorno in cui moriva il Pippi, prescelto ad occupare il seggio di 
legisiatore dell' arte. Comunque sia aequistossi egli bellissima fama, e fu tenuto in si alta opinione 
dal principe, per cui emetteva questi il seguente deel'eto. D Nemini dubium est Spectabilem Ju
» lium Pippum Romanum quem proxime mors nobis abstulit fuisse excellentem pictorem summum· 
" que arehiteelum, ut hae rotale, si primus ei Iocus non debetur saltem secundum facile daretur, 
" nec in ipso laudando muItum temporis utque Iabol'is conterendum est, eum opera ipsa per se 
» eum clarum eommendatumque reddeant. Tali ergo tantoque viro spoliati ad alium animum no
II strum adplieuimus qui in architectura illo minime inferior est ita dignus ' habetur Joannes 
lt Baptista de Covo. D Ma poco il nostro arehitetto ha goduto delI' onorevole incarieo conceduto
gli perehe all' anno 1549 mori. Il di lui eadavere deposto entro Ia chiesa di Santa Agnese, quivi 
furono nel marmo, ehe ricopriva il sepolcro, scolpiti gli emblem i deH' arte da lui professata, ed in 
mezzo a questi un papiro su cui era scritto: 

BAP. COO. ARCHITECT. MAX. 
IN. PRIN. FIDE 

INSIGNI. PAVPERTATE 

INGENTI. CIVIVM. DOLORE. ELATO 
VXOR. ET. FI. MOES. 

OP. PATR. CONIVGIO. 

STIPE. AMICORVM. COLLATO 
POSVE. 

Per l' incuria degli uomini e per le vieiss~tudini dei tempi questo prezioso marmo, gia fatlo a 
pezzi, si sarebbe fors' aneo perduto, se al pl'incipiare deI corrente secolo r archileUo Paolo Pozzo 
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non ne avesse con molta cura raccolti ed insieme riuniti i frammenti, collocandoli nel tempio di 
Sant' Andrea. Cosi questa iscrizione ricorda l' indegnissimo ricambio di poverta aHa virtu den' ar
tefiee, a eui per ·quanto e lecito eredere, i principi erano stati larghi in profferte di mercedi e di 
henefieii, ma a eui dippoi 0 per pochezza di mezzi 0 per altre meno oueste eagioni, manearono 
aUa data promessa. Se eon vera amarezza delI' animo abbiamo ricordato le sventure retl'ibuile ai 
talenti e alle vil'tu deli' illustre arehitetto (1) (pur tr6ppo frequente eompenso a chi eol euore e 
coUa mente ha ben meritato degli uomini), eon altrettanto piacere richiamiamo la prova di 
stima e di affetlo straordinaria, eoneorde nei parenti, negli amici e nei eittadini, i quali vollero, 
per quanta era in loro, riparare all' ingiustizia toccata aU' egregio eol lasciare incisa nel marmo 
onorata memoria e tale ehe attestasse perennemente ai posteri quanta avesse egli meritato e 
quanta desiderio avesse di se laseiato nei biloni. 

Ora eonsiderando al modo eon eui l' architettura fu eseteitala in Italia nel secolo di Leon de
eimo (secolo nel quale le arti salirono ad altissima fama) pare a noi di intravedere nelle opere due 
ditferenti maniere originate da scuole diverse. AHa prima diedero moto, ed in questa procedettero 
an co prosperamente, eoloro che con molta sapienza ed originalita di eoncetti modellarono le pro
prie invenzioni sugli esempii degli antichi maestri. Cosi di bene operare a tal modo lasciarono 
prove fra gli altri Andrea Palladio neUe elegantissime fabbriche murate in Venezia e nella provin
cia, e MicheIe Sanmicheli nei magnifici, . solidi e colossali edificii ereui in Verona. 

La seconda maniera erediamo poi ehe fosse immaginata dai pittori i quali neU' architettll1'a 
non si voUero astretti da leggi e neppUJ'e da quelle che fino ai 101'0 tempi erano state i fonda
menti sicuri dell' arte; ma i quali invece indjpendenti abbracciarono per b.uono qualunque mezzo 
eapace di riuscire nelle fabbriche ad un effeHo magico e teatrale, ossia a sorprendere i riguar
danti. Al quale fine eodesti pittori -architeUi con libertä licenziosa usarono di moltiforme movi
mento di eorpi, dello avvicendare le linee curve e le rette, di piani mistilinei, di eolonne binate 
o quadribinate senza imporvi l' uffizio di sopportar gravi pesi e di altri cosifatti capriccio In mezzo 
a tanti errori si deve pero confessare che nei pittoreschi monumenti che hanno laseiali non di rado 
apparisee molta varieta e ricchezza di composizione unile a sorprendente armonia e ad altre ori
ginali beHezze, ehe ehiaramente mostrano la forza d' ingegno e la polenza della immaginazione 
dei loro inventori. Questa forza intellettuale e quesla polenza immaginativa ( dall' abllso delle quali 
pote al secolo decimo sesto derivare il difetto ora accennato) siccome furono sempre doli comuni 
degl' Italiani, forse rendono pur' anco ragione deI eome potesse accadere, ehe mentre l' archite t~ 

tura per molti secoli si mantenne presso i Greci ordinata eon leggi invariabili, invece in Italia sia 
soggiaeiula a molte ed improvvise mutazioni eosi, ehe tra il naseere ed il salire, tra l' altczza ed il 
deeadimento dell' arte siano eorsi spazii brevissimi~ 

Pare che tale maniera, diremo cosi, architelto - pittorica sia stata dapprima usata in· Roma da 
quel forte ingegno deI Buonarroti, il quale non parendogli buono ne imitabile quanta altri aves
sero fatto, spazio eon piede libero su tutti i campi dell' arti immaginando in pittura, in sCl1ltura 
ed in architettura nuovi ed originali sistemi. Ben presto gli esempii di que~ genio audace furono 
seguiti da molti, fra' quali solo, per non distrarci dal nostro argomento, ricorderemo Giulio ßomano, 
che eosi operando nel nostro paese influi coi precetti e cogli esempii sugli architetti, di eui ora 
ci viene in acconcio di parlare. 

Primo fra gli arehitetti diseepoli di Giulio fu GiovailOi Battista Bertani, il quale a lui vivcnlc 
servi di ajuto, e che lui morto, fece co.mpiute le fabbriche ehe aveva lasciate imperfette. In un 
decrelo di Francesce Gonzaga seriuo al 1,2 di ma-ggio deI 1549 Giovanni e nominato·: ~ Vicarius 
]I prrefectusque emire el fabricarum Manture. Non tanturn- summus architeclus exeellensque pictor, 
11 sed etiam perpolitus statuarius." A noi non e dato parlare deI valore dei Bertani neU' operare 

(1) - Di questo arcbitetto e. deHa sua famiglia riferiremo altre notizie ed alcuni documenti nel volume secondo-.. 
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in sculturä ed iri pilltÜ'a, perehe non ci sono rimasti lavori ehe siano stati sicuramenle .on lui 
immaginati e eondotli; quindi ci accontenliamo' di rieordarlo arehitetto. 

Il Bertani nato al 1516 ed educato da' precelti di Giulio ebbe due volle, durante il ponlifi
cato di Paolo terzo (dall' anno 1534 al 1549 ), a reearsi in Rorna pel desiderio di erudirsi nel
I' arte e di studiarvi i monumenti dei buoni antichi la maniem. dei quali teneva egli fosse t'era 
et infallibile. Infaui diede prova di erudizione arehitettoniea ' neU' opera da 'lui pubblieata in Man
tova al 1558 ehe dedie6 al cardinale Gonzaga, intilolata. Gli oscuri e difficili passi dell' opera Jo
?lica di Vitruvio di latino in volgare ed alla chiara intelligenza tradotli e con le sue figure lt luochi 
suoi. Opera il cui manoseritto fu posseduto e tenulo in gran pregio dal Burlinghton in Londra, e 
ehe tradotta poi in Iatino fu eompresa dal Poleni nelle sue Exercitationes Vitruvianm. Se il Ber· 
tani ebbe giustamente no me di assai erudilo, si acquistD anehe la cClebriLa di uomo moho dotto 
e pralieo di prospelliva, e di eiD abbiamo prove non solo da quanto serissero Giorgio Vasari, 
Franeeseo l\lilizia ed altri storiei; ma aneora perehe Martino Bassi a11570 rieereando pareri in· 
torno all' arehitettura prospettiea ri volgeyasi' a tale uopo ai migliori artefici allora vivenli, al Pal
Iadio eioe, al Vignola, al Vasari non solo, ma anehe al noslro Bertani, la di eui lettera responsiva 
si legge fra le pittoriche poste in istampa da monsignor Botlari. II Bertani contava einquantaquat
tro anni di eta quando, ( come serisse egli slesso ) fu colto da lunga e disperata malattia, la quale, 
per quanto sappiamo, ha durato sino al 2 di aprile dcl 1576 in eui logorato dalla diulurnilil deI 
male fu (ratto al sepolcro (t). Il Hertani durante Ia sua earriera assai onorato da tutti e moho 
amato da Guglielmo Gonzaga, ehe 10 aveva ereato eavalierc, moriva in patria ove splendidamente 
era sempre vissuto, abitando la easa ehe fu da lui nominata il mio palaz:o (2). 

All' ingresso di quel palazzo il Bertani pose due eolonne joniehe di marmo detto bronzo, uua 
delle quali seolpi intiera e compiuta e fece D il modan9 delI' altra (scrisse- il Vasari) in piano 
» eon tute le misure segnate di delto ordine jonico, e co si il palmo, l' onee, if piede, ed il braecio 
) antichi aeei6 chi vliole possa vedere se le delle misure son giuste 0 no. » Le quali colonne, 
ehe pur oggi si mantengono, aeeennano al singolare capriccio deI nostro arehitetto, il quale eosi 
faeendo eon grande dispendio intese insegnare aleuni precetti deli' arte. Lo stesso Bertani laseio 
scriuo d' averc posto in opera in molti luoghi delta nostra citta il1nedesimo o,-dine jonico, perloeehe , 
il Cadioli senza averne prova sicura attribui a lui l' invenzione delle eolonne murate all' essterno 
deI palazzo dei Cercsara (5) e di quelle ehe lrovansi presso 1a porta deI Carmine oggi Do
gana. Lo stesso Cadioli ed altri sel'ittori diedero gran lode a Battista per la applieazione inge· 
gnosa di basi e di capitelli faUa alle colonne jonichc colloeate in im giardino entro la corte (4). 
Qnesta opera siceome fu certamente da lui immaginala, meglio delle altre ehe gli sono state sol
tanto attribuite, ei porgerebbe oecasione a fare giusta slima deI suo valore nell' adoperare l' or
uine jonico, al quale sembra ehe avesse preeipuamente volti i suoi studii; ma ci vien tollo eiD 
fare, perehe di lali lavori oggi non ci resta nemmeno una reliquia. Dovendo noi quindi tacere di 
tale opera ehe e andala perduta, ne eredendo ehe ci eonvenga fermarci su quelle, delle qual i 
non abbiamo prove per ritenerle da lui immaginate e condolle, pensiamo di portare il nostro 
esame sulla chiesa di Santa Barbara, grandioso edifieio ehe fu indubbiamente arehitettato da lui. 

Prima per6 di parlare deI tempio ehe fece il Bertani stimiamo opportuno di premettere akune 
osservazion i intorno al modo con cui r arehitettura aveva spiritualmentc proceduto -{in Ii in halia 
onde eosi si dimostrino le eondizioni morali nelle quali versava il noslro architello, dalle quali si 

(1) - Nel Neerologio di l\Iantova si legge: D 2 april 1576: Nobilis magister Johannes Bertanimortuus estin contra!a 
)) navis. ro talis annorum 60. » 

(2) - Questa casa oggi e llistinta dal eivico Numero 2481. 
(5) - Il delto palazzo oggi volgarmente e nominato del diavolo; la di eui porta modernamente fu guasta e moz· 

zata per essere state tolte le eolonne ehe sorreggevano il balcone. 
(4) - Presso al luogo detlo la Segrete7'ia. ' 
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pot ra trarre la ragione deI came in quel suo lavoro appariscano molti pregi uniti a gravi difeUi. 
Considerando ai monunienti rimasti pare a noi ehe in lutte le chiese erelte dal secolo undecimo 
fino al declinare deI decimo terzo chiaramente rilevisi imposta la espressione corrispondcnle allo 
spirilo di un eullo eontemplativo, umile, penilente e eapaee di inspirare negli animi una viva 
(ede e di innalzare l' idea a11' altezza deI mondo invisibile. Cosi " a tempi deI .medio evo gli arehi
tetti eollo stile arehi -aeuto da loro usato cOlsero" pur essi nelle Ioro ehiese Ia espressione piiI ac
concia ai sublimi riti eristiani, e Ia eollegarono a quella di fratellania e di amore di patria eh' era 
conforme aHo spirito generale deI pöpolo. Fu allora infatti· ehe si videro in Italia enlro ai tempii 
giurarsi le Ieghe egli aceordi ed appendere Ie spoglie dei vinti, onde gI' interessi e Ia gloria "deHa 
nazione eosi raccomandati aUa protezione dei eielo acquistarono una nobilta ed una forza superiori 
agli umani negozii egli animi eittadini si mossero eon pari generoso entusiasmo ed a venerare la 
religione e ad amare" Ia patria. Sorto il meriggio della civilta Italiana i quattrocentisli, ' ehe imma
ginarono un sistema d' architettura piti consentaneo ai nuovi bisogni ed ai costumi deHa "nazione, 
un sistema piu studiato, piu elegante, piu semplice nei suoi prineipii, piu faeile nella eseeuzione 
di quelli che erano stati usati dapprima, sebbene eon modi diversi riuseirono pero sempre nel dare 
alle ehiese Ia espressione di raceoglimento devoto. 1\Ia non co si fecero eoloro vissuti al seeolo de
eimosesto, d ci quali gli uni per troppa servilila nell' imitare gli edificii pagani, gli al tri troppo 
amanti di novita e non ispirati da fede, tutti anehe nelle edifieazioni cristiane ricerearono Ia ric
chezza dei mezzi e non Ia espressione ehe doveva esser il fine prineipale d~ll' arte. Ed infatti an
ehe il maggior tempio dena cristianita edifieato a quell' epoca fu molto lontano da religiosa espres
sione. Cosi ancora in Mantova pei precetti e per gli esempii dei Pippi gia era venuta negli archi
teUi a degradarsi Ia spiritualita deI pensiero quando il duca Guglielmo Gonzaga comando a1 Ber
tani di edifieare entro la sua reggia una chiesa ehe valesse a monumento" durevole di sua religiosa 
devozione edel suo amore alle arti. 

Il Bertani pertanto immagino questa ehiesa compartita in tre navi, di eui Ie due Iatera li piu 
pieeole non mantengono regolari rapporti di proporzione colla mediana e di modo ehe 1e grand i 
areate di questa non si eollegano in altezza eolIe altre deUe due minori. Nel mezzo della volta 
eostrusse una grandiosa lanterna quadrata da cui si spande una luee importuna nel tempio e pose 
questa lanterna al solo fine di poter erigere dal sottoposto pavimento maestosi eatafalchi, sui 
quali venissero esposte al suffragio dei eredenti le salme dei principi trapassati. Sopra un 
agape elevo il presbiterio al quale si sa]e per ampia e rotonda gradinata, onde eomodamenle 
ognuno puo vedeyvi le religiose funzioni, a cui assistevano i principi daIIe diverse tribune a tal 
uopo" distribuite- neU' alto ed all' intorno deI presbiterio. L' ordine col quale decoro dentro e fuori la 
chiesa, ma senza purita e senza scelta di forme, si aceosta al Toscano, non adatto certamente aHa 
magnificenza deI luogo. Non ostante i difetti aceennati, in questa fabbriea fu cölta assai bene Ia 
diflieile espressione d' un tempio che valesse ai principi ed ai cortigiani per assistere ai sacri eser
eizii dei culto. Esteriormente e costrutto nel mezzo un vasto atrio diviso in tre grandi areate sor
reggenti il frontone, le qual i sono ripetute lunghesso la facciata deI tempio e divise da pilastri, uni 
nel centro binati nei fianchi eon interpostevi niechie e bugnati. Sopra l' estrema areata deI lato 
destro si innalza il campanile tanto lodato da Francesco Milizia e detto dall' Algarotti il piu bello 
deI mondo, diviso in due ordini, e sorreggente un tempietto rotondo composto eon forme gentili, 
ehe non armonizzano pero colle altr~ impiegate al disolto. Nella base deI campanile si legge: 

10. BAPTISTA BERTANVS 
ARCHITECTVS EX GVL. 

DVCIS MANT. In. SENTENTIA 
ET TEMPL VM ET TVRREM 

EXTRUXIT MOLXV. 
13 

( 
l 
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Oltre aHa ehiesa teste deseriLta vogliamo accennal'e alcune fabbriehe, l' invenzione delle quali 

rimase dubbio se debba attrihuirsi al Pippi od al Bertani Cosi la cavallerizza di corte nella quale 
mentre eon sanG giudizio e grande maestria si uso il bugnato, si posero in pari tempo eon istrano 
capriccio eolonne spirali. Cosi Ima easa (1) posseduta dal Pippi a11' anno 1526 composta eon ar
monia mollo lodevol~. Cosi infine Ia frqnte deI palazz(} dei Colloredo, deHa quale si deve ammi~ 
rare l' ardito eoneeUo ed aleune originali bellezze in mezzo a' tanti difeui di stravagante lieenza. 

Contemporaneo al Bertani, e chi forse gli servi di- aiuto, fu Giovanni Battista Zilotto da Vi
eenza , ehe fu nominato prefetto delle fabbriche di sua Altezza e mori dell' anno 1"575. Sono pure 
ricordati Gabriele Nerni arcliitecto de sua Alt. a11578, vissutQ fino a11596, e due altri prefetti 
delte fabbriche ducali, eioe Oreste Vanoeei e Franeeseo Trabalesi, l' uno morto a11585, l' altro al 1588. 
I doeumenli poi ehe da noi saranno pubblicali nel vol.ume seeondo dimostrano ehe al 1579 era 
venuto in ßlantova Tommaso Lauretti per servire ai Gonzaga nella piltttra et architeltttra;' ma d i 
quanta egli facesse non rimase memoria. Che anzi, se dobbiamo credere al Baglioni, To~aso si 
sarebbc lrattenuLo ben poco, perehe chiamato in Roma a dipingere la volta della sala di Costantino diede 
principio all' opera e tuttoil pontificato di Gregorio dec'iinoterzo Vi consttmo eioe dal 1572 al 1584. 
11 eronista Rubino reea nolizia ehe Sebastiano Sorina Asolano arehitetto la chiesa dedieata a San 
Pielro erettasi in Reggio nel 1589, la invenzione deHa quale pcro daU' Alfarosi si attribui al Bo
lognese Giulio daHa Torre. E fratello a Sebastiano fu Jacopo Sorina, il quale all' anno 1596 e' no
minato prmfectus aquarmn Mantum. Ma le notizie dei tempi ehe stiamo esaminando non reeandoei 
ehe nudi nomi, erediamo di non fermarci oltre su queste per passare a quelle ehe ci porgono il 
destro di parlare dei Berlazzoli, i quali servendo per quasi due seeoli ai Gonzaga, godettero fama 
di valo'rosi architelli e di malematici insigni massime nelle discipline idrauliehe. 

Dei ßerlazzoli fl1rono Agostino e Gabriele ambidue ingegneri molto lodali pei modi sagaci 
cd industrr eoo. eui al 1550 preparärono arehi e spettaeoli in oeeasione ehe l'impera1ore Carlo V. 
venuto in Mantova, vi ereo duca Federico Gonzaga (2). Agostino e Gabriele detti al Ü554 filii 
qtwndam Andrem Bertazzoli de Aquanigra, mamngoni seu ingegnerij prepararono il proprio sepolcro 
en(ro la chiesa dei Santi Gervasio e Pr01asio sn eui fu seriLlo. 

ARCHITECTORVM. IVSSV. 

A VGVSTINJ. ET. GABRIELIS. FRATRVM. 

DE. BERTAZZOLIS. IN. SIGNVM. 

POSTERVMQVE. ERGO. FACTVM. 

Prefett i delle acqtte delto stato et ducato de Mantova l' un aU' altro slleeedettero Lorenzo, Giovanni 
Buono, Giovanni Angelo, Gabriele e Giovanni Battista dei Bertazzoli. Uno fra questi , eioe Giovanni An
gelo, eolI' aseiugare molte paludi e molte valli intorno a Guastalla tanto bene riusci a migliorare 
le eondizioni agricole e la salubrita di quel luogo ehe i Guastallesi gli decretarono al 17 di di
eembre dell' anno 1594: « quod donare debetur sieut donanl, dant et eedunt Speelabili Domino 
» Joanni Angelo Berlazzoli omne ae tolum et integrum jus piseationis et piseare faeiendi in alva 
,. Hulm posila in dominio Guastallre. I) Il Tirabosehi (5) narra di aver rilevato da: (I molte let
,. lcre eonservate nel ducale archivio di Modena in quale aHa slima 10 avessero ambidue i Duchi 
» di Ferrara e di l\'lantova, e eorne a vicenda pur seI preslassero, ma a eondizione di renderlo pre
,. slo c corne venissero a eontesa fra loro quando l' uno il teneva piti tempo ehe non era stato pattuito. I) 

Infatti sappiamo ehe Giovanni Angelo valoroso proffessore delle scienze dell' acque (111"587, presto 
opera al signore di Ferrara per ordinare quello tu, bisof!.no per liJ bonificatione di Castelnttovo ~ 

(1) - Posla in contrada della Cicogna. ed oggi segnata dei civici numeri 702-703-704 e 705: 
(2) - Cosl fu seritto al f609 da Gabri!lle Bertazzolo nipote a Lorenzo ed an' altro Gabrielle. 
(3) - Op. eit. al Tomo VII, a pag. 570. 
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Bersello e Gualtiero e (ar cavar la Parmesana di Regiuolo per benefitto di detta boni(tcatione, co
struendo al ·medesimo fine una ehiaviea presso Bondanello, al ehe altendeva ancora al 1594. (1) 

Giovanni Battista, I' ult~mo fra i Bertazzoli ehe tenne I' uffieio di prefetto delle acque, fece co rn
piuta al 1.608 Ia rcstaurazione d.eI ponte de mulini al modo eh' era stata gia immaginata ed in 
parte intrapresa da Giovanni Angelo suo zio. (2) Se maneano opere per giudicare deI merilo di 
questo artefiee, iI Zueehi eronista contemporaheo attesta pero ehe Giovanni Battista» fu famoso 
» ingegnero stimatissimo da noi ma aneo dai principi stranieri. » (5) 

Chi sopra tutti di ques'ta famiglia si elevo in fama di eeeellentissimo artefiee fu Gabriele 
nominato dal Borsetti: (4)) philosophus, mathematieus, cronologus, astronomus, hidrologus, 
architeetus ,historicusque insignissimus» ; e da Gasparo Seioppio; » Mathematieus prrestans et 
adrnirabilis machinarius. » Anzi il medesirno Seioppio rieercalo da Urbano otlavo quali fossero gli 
uomini piu sapicnti ehe aHora vivessero , risposegli uno essere il Bertazzoli, persona di grande 
reputazione e meritevole d' aversela eara dai prineipi. Noi qui diremo le notizie ehe ci e stalo 
eoncesso di ra.ecogliere intorno alle opere eondotte da questo illustre artefiee, e co si porgeremo 
occasione a mostrare quanto giustamente si fosse meritala la fama ehe 10 feee celebre. 

All' anno f 602· richiesto da Federico· duca di Virtemberga di proporgli modo eapace ad atli 
vare Ia navigazione da Canstadt fino ad Albrum, Gabriele diede soluto quel tema a mezzo di rnolti 
disegni e di un lungo ragionamento Bcrilto in latino. - Un anno dopo il Duca Vineenzo Gonzaga 
eommisegli di fare il disegno di tutto 10 stato Jfantovano misttrando valli, laghi, fiumi, strade, 
confini et altro; tale lavoro fu lodevolmente compiuto dal Ber1azzoli e posto in iSlampa. L' Amadei 
scrisse ehe: (! questa stampa iconografiea eonservasi cd e reputata la piu veridiea e sieura » ; ma 
oggi e divenuta si rara ehe per quan1e rieerehe abbiamo falle, a noi non fu dalo di vederne una 
eopia. 11 m.edesimo duca Vineenzo al f607 mando il Beftazzoli nel Monferrato «a frmdare lln 
J\ pezzo d' ala ehe unisee la eiUa di Casale eolla eiltadella e divcrtire l' acque delle colline al Po, 
» le quali innondavano parte di terreno" ; nel ehe fare, scrisse 10 stesso Gahrielc ehe v' impicgo 
D tutto l' estate e. 1' autunno delI' anno 1607. " A lui era slato pur anco assestato l' incarieo di 
rinnovare l' artificio, pel quaIe presso a Governolo si sostengono le acque deI l\1ineio prima ehe 
pongano foce nel Po, e questo diede eompiuto con molta sapienza a11' anno 1608. Di tale opera fu I1n 
tempo posta in guel luogo Ia seguente memoria ineisa nel marmo ehe ando poi guasta e perdula. 

SERENISS. VINCE;NTII. GONZAG. l\JANTV JE 
ET. MONTISFER. 11. DVC. ET. PRINCIP. 

AD. OMNIA. EXCELSA. 
NATI. IVSSV. HJEC. QV JE. AQVARVl\1. IMPETV. PRISCORVl\1 

BELLORVM. TEMPORVMQVE. INIVRIA. DIRVTA. AC. PENE 

EVERSA. IACEBANT. GABRIEL. BERTAZZOLVS. LAVRENTII 

FJLIVS. AOVARVM. PRJEFECTVS. JEBE. PVBLlCO. l\lELIOHl 

FORMA. REFICIENDA. AC. INSTAVRANDA. CVRAVIT 

ANNO. DOMINI. CIJI:JCVIIl. 

Ne meno dell' artifieio arehitettonico ehe fece a Governolo deve avers i pur degno di mohis
sima lode l' eruditissimo eben meditato diseorso stampato in Manlova dagli Osanna al 1609 e di 
nuovo dai Pazzoni al 1. 755, eon cui il Bertazzoli diede ragione deI modo eon cui avcva eondolla 
quell' opera. 

(i ) - Intorno a questi lavori si veggano quattro letlere pubblieate dal Campori. (op. eit. a pag. G8. c seg.) 
(2) - L' iserizione ehe rieorda tale restaurazione oggi si alloga oel Museo Munieipale. 
(5) - Memorie manoseritte. 
(-') - Hislor. (rlJ1nnasii Ferrariensis. Parte. 11. a pag. 425. 
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Oltre i Iavori che abbiamo ora accennati Gabriele non solo architetto il convento ·dei frati 
di San Francesco di Paola a Pusterla e li presso compose un lodatissimo laberinto, ma aneora 
siccome abilissimo neH' immaginare macchine e spettacoli, molti di quelle e di questi ne fece pei 
Gonzaga , e per servire il gran duca di. Toscana nella testa deU' at'gona1ttica e in quella dei com
battimento dei galeone de' fuochi colle galee de' corsali (come scrisse egli slesso). Studiosissimo si 
occupo eziandio sopra svariati argomenti, ed oltre al · Discorso sopra il nuol.'O sosJegno teste ricordato 
si hanno da lui pubblicaLi i libri seguenti: 

- Breve descrizione della vita Ji San Leone I. pontefice e di Attila tlagello di Dio, in cui si 
narra il miraeolo OCCOl'SO vicino aHa terra di Governolo - Al 1614 e di nuovo al 1727. 

- Deserizione delle allegrezze fatte in Mantova per le nozze delle Maesta di Spagna e Fran
cia - Al 1615. 

- Breve reiazione deI nobilissimo trionfo edella sontuosissima festa celebrata in Mantova per 
la elezione di S. ~t Ferdinando arciduca d' Austria all' Impero - Al 1619. 

- Rel,azione intorno all' acqu.e della Gusolina - Al 1619. 
- Breve relazione dello sposalitio di 'Eleonora Gonzaga coll'Imperadore Ferdinando' 11. - Alt 622. 
- Breve descrizione de' fuoehi trionfali faui in Mantova per le nozz~ di .Eleonora Gonzaga 

eoll' Imperador Ferdinando H. - Al 1622. 
- Breve relazione delle allegrezze fatte in Mantova il (H 18 scttembre 1. 022 per la corona

tione della Imperatriee Leonora Gonzaga deI Regno d' Ungheria - Al 1622. 
- Brevissima relazione dell' augusto apparato di fuoehi artificiali faui in Mantova il di 5 

Aprile 1 G2G nel passaggio di Claudia dei Mediei alle sue nozze eon Leopoldo areiduea d' Au
stria - Al 162G. 

Gabriele. toechi appena i einquant' anni di vita, oppresso dalle gravi e moltepliei fatiche 
finiva di viveI'e al 30 di Ottobre deI 1626. Venti giorni prima di morire scrisse ~'atto di sua 
ultima volontä. con cui diede prove di molla pieta istituendo un canonicato riella Cattedrale, una 
cappellania neH' oratorio di San Leone presso Governolo, e donando tutti i suoi disegni e macchinc 
ai Padri Gesuiti con facolta cli pu,bblicarli a spese dei suoi eredi; 10 ehe pur troppo non fu eseguito. 

Antonio ~laria Viani, ehe eome abbiamo scritto qui era venuto a servire ai Gonzaga, vi fu --- ... _---
non solamente pittore di corte, ma aneora architetto ducale e prefetto delle fabbr·iche delto stato (1 ). 
Dcl molto ehe (nello spazio di trent' anni in cui stette in Mantova) puo eredersi avesse il Viani 
arehitettato non sono rimastc ehe la memoriu di aleuni lavori andati poi guasti 0 distrutti, ed una 
fabbrica ehe aneora si mantiene neUa suu integrezza. Dei primi furono diverse soffitte di legno e 
scompat,ti domti (2) eseguiti entro la corte; la villa edificata alladerno presso al lago di Garda ; 
ed il santuario solterraneo della Chiesa di Sant' Andrea. L' unica opera rimasta e la ehiesa dedi
cata aSant' Orsola, la quale, come serisse il ,Cadioli, fu opera lodevolissima condotta giusta un 
autentico marwscl'itto (3) sul disegno fattone dal Viani. Questa chiesa fu eretta al 1608 a spese 
cl i l\1argherita Gonzaga per servire a eomodita delle suore che abitavano li presso. La forma dei 
tempio e ottagona; in ogni angolo vi e eolloeato un pilastro, ed in eiascuno dei lali sono due archi 
l' UilO sovrapposlo an' altro. In mezzo agli archi allogati al di sopra sono poste diverse tribune in 
cui le suore, non vedute dal popolo, potevano as~istel'e alle religiose funzioni; e fra gli arehi si
tuati nel Lasso sono varie cappeHe neUe quali sorgono gli altari. NeU' interno di questo edificio 
appariscono le parti collegate fl'a 101'0 con sapiente armonia, le forme disegnate con molta eie
ganza, eon semplieita di coneetto, con giudiziosa economia neUa distribuzione della luee, e eio 
ehe piu monta, vi si vede eölta la espressione devota conveniente aUa casa di Dio. AHa fabbrica 
interna non corrisponde pero quella esterna ; dei ehe si deve imputarne gra ve difetto al Viani. 

(1) - Cosl serisse 10 Zueehi. 
(2) - Lavori rieordati da! Cadioli. (op, eiL) 
(5) - lllibro tuttodl inedito s' iotitola ; La vera historia, delta (ondaeiQuc di Selnl' OnQla; e ne fu aulore Tiberio Guarinj. 
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Infatti l' artefiee eol deeorare Ja faeeiata di eolonne eorintie, questa compose piti ricea ed omata 
delluogo stesso. in eui si adora il Signore;. e per aver faUa la fronte deI tempio piti lunga ehe non 
sia l' interno. pose agli .estremi di quella duc eolonne le quali non eonnettendosi in aleun modo 
con la fabbriea interna, appajonö oziose e colloeatevi solo per sorreggere Ia trabea1.ione. 

Nel borgo di San Giorgio, ehe gia fu distrutto, entro la ehiesa dedieata al medesimo santo 
ii leggeva un tempo sopra UD sepolero la seguente iserizione: 

QVINTILII. CORSINI. PRlEFECTI 
DVC. FABRICARVM. HIC. COLLOCATVM 

CADAVER. 
OBIIT. DIE. XVII. MAll. MDC XXUII. 

Da eio potremo argomentare ehe il Corsini fosse stirnato a quell' epoea artefiee molto distinto, 
mentre si scorge ehe i Gonzaga 10 ebbero preseelto a loro arehitetto. Di piu non possiamo (hrc, 
pereM ci mancaIio le prove per portar sopra lui un giudizio, ne volendoei perdere in vane eon
ghietture passiamo ad esaminare aleuni Iavori eseguiti da altro arehitetto vissuto dappresso al Corsini. 

11 Zueehi (1) narra ehe: D Nieolo Subregondi abita di dietro a San Gervaso ct e di nazione 
• svizzcro e di pro·ffessio~e m:ltematieo. arp.hitetto ef. ·ingegnero. Abito un tempo in Fiandra ct 
• indi in Roma, di · dove 10 eondusse aMantova il Duca Ferdinando per suo arehitetto, dandogl i 
,. uffieio delle fabbriehe. Sono suoi disegni il palazzo della Favorita. l' Eremo de Camaldolesi. e 
• la porta di Cerese. D Le quali opere aeeennate dal Zueehi, eronista contemporaneo, tultodi si 
mantengono e chiaramente dimostrano il ·valore dell' ar~efiee ehe le immagino e eondusse. 

Il Subregondi nel murare la porta deHa eitta delta un tempo di Tiresia ora di Cerese sfuggi 
ogni movimento di linee e goffi rilievi e si attenne a castigati precetti; onde per la semplicitil 
colla quale compose la pianta e pel temperato sistema d' ornare mantenuto neHa elevazione diede 
aUa fabbriea forma elegante e ad un tempo la piu aeconcia agli usi, a eui dovcva scrvire. Ottima 
poi ebene aeeornodata ci pare la espressione ehe impose al palazzo del Padiglione (2) (posto nel 
rpezzo al bosco della Fontana), nel qU3:le per vasto e magnifieo atrio si entra in poche stanze 
distribuite euritmieamente nel pian. terreno. Per tale economia di mezzi usata all' interno l' ar
chitetto sapientemeIite infatti mostro esser quel luogo eretto amomentaneo eonvegno dei principi 
ehe intendevano a riposarsi dalle fatiehe sopportate fiel caeeiare li presso: e pei bugnati ed altre 
forme robuste eon cui orno la faeeiala armonizzo assai bene la fabbrica eolla foresta che la eir
conda alt' intorno . . Grandioso eoneetto assunse Nicolo neU' arehileltare il palazzo delta Favorita a 
lui stato commesso al 1621 dal duca Ferdinando Gonzaga. Divise tale edifi~io in tre corpi sepa· 
rali e disLin~i, dei quali due aecomodo agli usi Flervili, ed uno, eh' e posto nel mezzo, ad abilazione 
dei principe e dei eortigiani. Per entro al corpo di mezzo distribui con bell' ordine ampie sale e 
moltissime stanze eon ehe provvide ai bisogni ed ai desiderii deI duca ricercalore ambizioso di 
fasto oltre regale. Al di fuori allogo con bel garbo lunghe e grandiose loggie sottoponendovi vaste 
gradinate per le quali da diverse parti si entra nel regio palazzo, e per queste e per altri inge-
gnosi risalli di ben adatti corpi sporgenli eMse un effetto ·mirabile co si ehe anco al solo vederlo 
di subito quel luogo desta grata sorpresa. Con tal i mezzi sapienti il nostro arehitelto riusei nel 
difficile assunto ehe si era proposto di imporre eioe aHa fabbriea il earattere di una abitazione prin
cipesca destinata pero a servire di villereecio delizioso soggiorno. 

(1) !Iemorie manoscritte, giä ricordate. 
(2) - Il Zucchi llominö solo t' Eremo de Camaldolesi siccome parte precipua delle fabbricbe state arcbiteltate dal 

Subregondi in quel luogo. L' Amadei scrisse pero di aver rilevato dal catastro segnato A a pag. 5, e daU' altro se
• gnato B a pag. 4 dei rogiti di detto Eremo, stipulati dal notajo Vincenzo Bresciani, ehe neU' anno 1655 per or
,.. dine di Carlo Duca VIll fu posta mano alla fabbrica della Cbiesa, dei Romitorio e dei palazzo Ducale annessovi 
• per comoditä d' esso Duca ent1'O il bosco deHa Fontana, D Ma della Chiesa edel Romitorio, atterrati al 1795, 
non rimanendo oggi vestigio, Cu forza a noi di parlare del solo palazilo, ehe tuttodl si conserva. 
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I pregi non comuni riconoseiuti nei . diversi lavori da noi aeeennali, persuadono pertanto 

essere slalo il Subregondi uno dei pochi ehe si tenne immune dai vizii deU' eta in eui visse generllI
mente corrotta; e ehe percio debba giudiearsi uno dei migliori arehitetti ehe fiori nel secolo de
eimo setlimo. Da una lettera scritta da Nicolo, al 50 di aprile deI 1647, a Lodo-vieo Chieppio se
gretario e eonsigliere dei duca di l\'lantova, si raceoglie eh' egli mal concio di salute temendo pre
sto il fine deI suo vivere raeeomandava se ed il figlio aHa protezione dei principi. Quindi di lui 
non rimase altra notizia se non ehe era gift morto all' anno 1648. 

Noi ci siamo prefissi di parlare dell' arehitettura esercitatasi in Mantova fino al termine deI 
seeolo deeimo oltavo: a dar finito pereio il eompilo propostoci verremo ora aeeennando le poche 
notizie ehe abbiamo potuto raceogliere intorno agli artefici ehe qui hanno operato in tale cpoea. 

Dal libro intitolato: Trattato sopra la struttura dei theatri e scene, pubbliealo in Guastalla 
nel 1676 da Fabrizio Carini-Motta, apparisee ehe eosLuLera stato architetto dei Serenissimo di 
Mantova, e ehe aveva qui edifieato un teatro deLto dei Fedeli- Gonzaga, gia da tempo distruUo e 
di eui non rimase avanzo ne rieordo alcuno. Po co dopo al Carini furonvi A.lfonso e Dorieiglio 
Moseatel1i. 11 primo venne assai lodato dal Volta e dal Codde J) per essere stato l' inventore deI 
e modo tanto studiato dai Romani di pon interrompere agli angoli le balaustrate, ehe pose in. opera 
• pel' la prima volta neHa erezione deHa maestosa scala deI palazzo Priuli in Vt,:uezia; ]) ma questa 
invero e eosa di si poeo momento ehe merita appena ~i venir rieordata. Risulta dal Neefologio ehe 
fu Pre{etto delle acque di tutto 10 stato Mantovano et ingegnere di Sua Altezza Serenissima, e ehe 
mori al 50 di gennajo deI 1687 in eta d' anni 60. Il seeondo, eioe Dorieiglio figliuolo ad Al
fonso, dopo il padre ebbe titolo ed aulorita di Prefctto generale delle acque. A questo si deve 
serhare grata memoria per la cUfa eh' ei pose a mantenere eonservati diversi monumenti patrii. 
Cosi Ie resLaurazioni dei palazzi dei Te e deHa Ragione, deHa chiesa Cattedrale, deI Porto Catena 
e 'del Sostegno prcsso Governolo furono tutte da Iui eseguite nel eorso di dieei anni, dal 1718 
al 1728. Quanto al modo di architettare diede egli prova di gusto corrotto e di viziaLe maniere , 
nell' cdifieat'e al 1716 la ehiesa tli San ßarnaha avendola deeorata eon pilastri e modanature pe
santi, eon eorniei e eon altri ornamenti baroeclti (1). Dietro eio supponiamo ehe il Moseatelli abbia 
ayuta heBa fama non gin. perehe sia stato valente arehitetto, ma sibbene perehe fu ass ai perito 
negli escreizii d' idrauliea. eio pensando erediamo di apporei al vero anehe perehe eonoseiamo 
q uale eariea gli sia stata affidaLa, e perehe sappiamo ehe il governo iI.nperiale 10 mandava neli 719 
in Bologna per giudicarvi se eonvenisse aUo slato Romano e ad altri finilimi 10 searicare le acque 
deI Reno nel PO. Intorno al quale argomento Dorieiglio pubblieo anzi le seguenti ~erilture. 

1.° - Suggerimenti di avvertenza sopra la proposta immissione deI Reno nel Po. 
2.0 

- Informazione sul progetto deHa citln. di Bologna di eslrarre una parte cl' aeque dal 
Po eon nuovo eanale per veseicolare il suo Re'no al mare. 

3.0 
_ RapP~'esenlanza di ameno sogno fallo sopra l' ultimo pro getto di estrarsi una porzione 

d' acqua dal Po. . 
l\Iorto :11 1739 Dorieiglio Moseatelli, Antonio Maria Azzalini (2) fu nominato gen.eralis aquarum 

(1.) - Nel Dilu'io cronologico-storico Guastallese pel 1852 si legge ehe 10 stesso ltfoscatelli in.sieme con un Bortolo 
architetto IJw' ftlanlovano sopravvedette alla demottziolle della {o1·tezza di Guastalla; scnza pero ehe vi sia indieata 
l' epoea in eui eio aecaddc. 

(2) - Nella iscrizionc ehe un tempo fu posta sul sepolcro dell' Azzalini entro la ehiesa dei frati deI eappuc. 
cio si lcggcva: 

NIL. PRO. SE. I\fAGNA. PRO. CIVIBVS 
EXPOSVIT. SVSTINVIT. SVPERAVIT 

!I10DICVM. NON. PETIT. ANTONIVS. MARIA 
AZZALINI. GENERALIS. AQVARVM 
PILEFECTVS. DEVIXlT. DIE. NAT. 

D. ANNO. MDCCLlV, jETATIS. LXVII. 
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praefeetus il quale dal Zanni fu detto matematico, idraulieo ed architetto ~elebre, c dal Volta ; 
assai perito neU' areMtettum, nella meeeaniea e neU' idrauliea. Non avendo pero ne il Zanni, ne 
il Volla addotle provc deI valore manifestato dall' Azzalini, ne di questo essendo rimaste opere 
capaci di dimostrarcelo, bastera · a noi di aceennare i pochi lavori che 10 stesso Volta, l' Amadei 
cd il CQdde scrissero essere stati da lui eseguiti. Cosi, stando a cio ch' essi narrano, nel 1. 729, 
quando an co ra viveva il Moscatelli, immagino egli e propose i modi piu acconci ad impedire che 
le acque deI Po trascorressero senza ritegno sulle terre a Polirone, e le avalassero; ed ancora sug
geri i mezzi egli artificii per sostenere a Governolo le acque deI 'Mincio, onde irnpedcndo ' loro di 
disperdersi nelle valli adjaceriti, tutte raccolte e contenute in un solo canale valesscro a fa ' Ol'irc 
comodita dei naviganti, ed a pro curare maggior salubrita agli abitanti dei luoghi vicini. Cosi, ri
portandoci sempre a quanta asserirono i citati serittori, al 1. 752 diede mano a ristorare da gravi 
danni sofferti il vaso di Porto, quel manufatto eioe per eui le aeque sono tratlenute nel lago su · 
periore prima che si seariehino neU' inferiore; ed i mulini sottoposti al ponte pel quale si cntra in 
Mantova venendo dal borgo di Porto. 

All' anno 1752 istituita Ia Aecademia Mantovana, il primo eletto ' ad oeeupare l' onorevolc 
seggio di maestro d' architettura fu Giovanni Cadioli, stato gia da noi rammentato; il secondo 
Battista Spampani, il quale al 1770 pubblico in Roma: il Vignola illustrato, con un trattato cl' a7'
chitettura e di prospettiva (1). Ma il Cadioli e 10 Spampani non lasciarono opere architettate da 
101'0, ne altre memorie ehe fossero meritevoli a registrarsi, per eui di loro assai volontieri tace
remo, imitando in tale guisa tutti gli storici, anche loro eontemporanei, ehe non li ebbero degni 
di rieordarne nemmeno i nomi; eosi, giunti a quest' epoea e impazienti d'inutile indugio, ci aITret
tiamo eon lietissi~o animo a parJare di quel forte ingegno ehe fra' il pötente attrito del baroceo ehe 
e1'ollava col gusto greco e romano ehe 'rinasceva (2) si fece in l\iantova il rigeneratore dell' arte: 
intendiamo dire di Paolo Pozzo. 

(1) - Dello Spampani fu discepolo forse Domenico Marchelli ehe a11789 si trasferl ad abitare in Reggio. Qui, siccome 
, scrisse i\ Campori, ( op. cit.) questo architetto Mantovano lascio buona memoria cli se, ma non disse quali opere abbia 
egli eseguite, ne a noi Cu dato trovarne notizie. 

(2) - Cosl scrisse il Marchese Selvatico parlando den' architetto Quarenghi nel libro intitolato : Pensieri sull' areM
tettl.lTa civile e re ligiosa. a pag. 90. 
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CAPITOLO 11.0 

DELLA VITA E DELLE OPERE DI PAOLO POZZO 

Carlo e Marta ambidue della famiglia Dal Pozzo, originati da Puria in Isvizzera, furono i 
genitori di Paolo, il quale nacque in Verona all' otto di marzo deI 1. 741. Aneora giovinetto mostro 
egli forte e svegliato ingegno, e mise tanto amore aUo studio ehe a queste si dedico interamente 
avendolo per unica e gradita oeeupazione. In patria quindi apprese dai Padri Somaschi i rudi
menti delle leuere umane; da Stefano Mariotti le lingue greea e latina; e da Franeeseo Ventretti 
e da GiuseppeTorelli le severe e difficili seienze deI ealcolo. Di tali studii tante bene approfiltö 
onde i1 Volta (t) scrisse ehe: » a dieciotto anni egli era gia pratieo· non solamente delle due lin
" gue greca c latina, ma aneora de' prineipii ddla fisiea edella matematica. Il Quasi poi a solle
vare l' animo da occupazioni si gravi Paolo si diede a disegnare d' architettura coi precetti di 
Adriano Cristofolri, non tralasciatido ad un tempo di leggere i migliori autori che hanno scr~tto in· 
torno al beUo di quest' arte liberale. (2) Perlocche noi riguardando aHa natura degli studii ed al
l' ordine eon cui Paolo li ebbe pereorsi, questi fin sulle prime appajono bene aeeomodati alla riu
scita di buon arehitetto. Infatti eoltivato l' ingegno per le lettere umane e filosofiehe, intese dIp
poi pei migliori dettati intorno alle regole architettoniche di farsi capaee di traseegliere il belle ed 
il buono; ed infine imparo dane seienze dei calcolo quelle leggi ehe sole insegnano a pro curare 
vera solidita ed eeonomia nel fabbricare. Ma tutte queste cose se pote"Vano "Valere a mezzi util15-
si mi e ad aiuti indispensabili per-formare un arlefice, ne erano impotenti per se quando non fos· 
sero sussidiati dalla scintilla dei genio, per la quale solo s' infonde vita alle opere e spirito aHa 
parola. Ne tutte queste doti mancarono al Pozzo, il quale, per forza d'ingegno, poiche conobbc 
che l' architettura era insozzata da ogni maniera cli strani capricci ne studio le cagioni che vizian· 
dola avevano condotta I' arte si al basso, e di animo indipendente e di generosi pensieri ebbe 
forza di commettersi arditamente a ' combattere gli errori ed a tentare colla voce e cogli esempii 
di introdurre in Italia un gusto migliore. A tanto aHa intrapresa gli valsero di sprone e di aiuto 
due uomini illustri, allora viventi in Verona, i quali devono pereio essere qui rieordati . . 

Il primo fu Alessandro Pomp ei nobile ed agiato signore, quegli ehe, come scrisse il Mi· 
lizia (5), rispose a chi lui consigliava godere i beni donatigli dalla fortuna e non piu: Perche sono 
nobile e ricco devo dunque marcire neU' ozio? Quindi datosi a tutt' uomo allo studio delI' arte ebbe 
mente e euore di opporsi ai delirii clel secolo e ne diede prova al 1755 nel libro che scrisse in· 
torno; Ai cl:nque ordini dell' architettura civile di Micheie Sanmicheli; deI quale uno de' suoi non 

(i) - Abbiamo tolle queste parole dall' Elogio di Paolo Pozzo ehe non fu mai pubblieato, ed altre ne tl'ascriveremo 
in seguito quando ce ne venga opportun~ta. 

(2) - eosi leggiamo in aleune memorie manoscritte deI Pozzo, dalle quali ci eatlra di trarre altre notizie di lu i 
ehe noi riferiremo roano mano in questo eapitolo. 

(5) - Op. eil. al Tom. 11, a pag. 282. 
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minori pregi e-il continuo fulminat'e i capt'icci t!loderni (1). Il secondo Cu i1 conte Girolamo Pozzo 
valente afchitelto e casligato scrittore, eh~ ten1() di richiamare l' ar1e a piiI sani precetti) e fu 
'amico, maestro e proletlore dei giovani artefici fra' quali si ebbe carissimo Paolo Pozzo. 

In un registro, nel quale Paolo scrisse di sua mano Ie nolizie delle cose accadule negli anni 
suoi giovanili, abbiamo letto ehe csseildo al i 757 venuto in Verona eerlo nobile inglese per ricer
carvi artista eapace di disegnare monumenti in Egitto, il conte Pozzo proposegli Paolo, ehe seh
bene giovane di eta eonobbe provetto nell' arte. E 10 straniero aeeolse eon larghe promesse e 
con infinite carezze il propostogli giovine arte6ee, e questi volontieri 10 avrebbe seguilo se non 
fosse stato trattenulo dal padre ehe 10 supplico di non acereseergli il peso di su~ veechiaja eoll' af
fanno ehe gli avrebbe re~ata Ia sua dipartita. Cosi Pl:!olo rimasto in Verona continuo a soprane
dere aHa eseeuzione di molte fabbriche immaginate. dal suo maestro, e di alcune altre di propria 
invenzione ehe si murarono in patria. Prova ancora di quanta fino oa quel tempo egli fosse sti
mato per studio e p.-er pratica nell' ,operare apparisee dall' essere stato Paolo proposto al .. 758 da 
Giuseppe Torelli, il eelebrato illustr~tore ' di Arehimede, a maestro di matematiche nel eollegio 
militare in Verona; 10 ehe nori riusei ad e.ffetto per le eagiQni ehe ora siamo per narrare. 

Giovanni Domenieo Pozzo frateUo .al nostro arehitetlo essendo venuto in l\'Jantova inviatovi 
dal marchese Canossa per attendcre .. a diversi privati negozii, quivi portegliesi occasioni di arric
chire per l' esereizio deI eommerciam aveva fissata stabile sua dimora. Quindi per molle e vaste 
industrie intraprese abbisognaildo eoslui di onesti e fidati ministri riehiese ad ajulo il eratello ,. 
l! per unieamente valersene negli atfari di neg.ozio da esso. lui in quell' anno inlrapresi in societa 
11 deli' incominciala rerma generale e de\ signor marchese di Canossa; e non gia pel millantato 
JJ fine di sollievo al padre. J) (Cosi serisse Paolo). A dieiannove anni di eta, in cui la menle ed 
il cuore sogliono aprirsi a Iusinghiere speranze, ed essere sedotti da potenli illusioni, Paolo dun. 
que fu eostretto di atlendere in Mantova aUe noie di mereenarii interessi. Quindi fu spedito (sono 
sue parole) a cQ1'icare dei grani in Toro e T1'zeste co/la spedizione di mare. E neU' anno susse
guente (1761) ritorno per la via di Venezia a Trieste passando in Dalmazia pe1' pagm'e i gmni 
quivi acquistati. Al 1765 andalo in Verona a rivedere suo padre, quivi gli amici udendo da lui 
quanta inereseessegli tale maniera di vivere, e dolendosi essi ehe un ingegno si hene disposto a 
riuseire neU' arte andasse miseramenle perdulo, procurarongli un incarico piiI conforme alle sue 
inclinazioni ed ai suoi sludii. Dietro Ie pratiche faUe per giovargli il Pozzo al 1764 venne pre
scelto daHa Repubblica Veneta a giudice e moderatore di aspri litigi insorti gift tra Venezia e 
,l'Impero per vantati diritti ehe le parti contrarie volevano rivendicare, e per pretesi soprusi ehe 
ambedue amavano togliere riel possedimento e neU' uso delle acque deI Tarlaro. Ed il Pozzo ed 
a]tri eletli dana corte di Vienna convenuti in Ostiglia riuseirono per accomodate e giuste propo
ste a togliere di mezzo ogni quistione e eoncordemente slabilirono quel trattato d' Ostiglia (2), ehe 
fu Iegge aeeeltata per consentimento comune e ehe ancor.a oggi si manliene osservala. Perloc
che Paolo cresciuto in grazia dei Veneziani venne richiesto a stipendii dana Repubblica; ma le 
premure (cosi egli) di suo fmtello ed i vantaggi ehe da esso sperava lui tmttenne di aecettare si 
fav01'evole incontro. Paolo pertanto nuovamellte gettato neUa oscurita di un fondaco torni> contro 
voglia in Mantova ad occuparsi degli intrighi e dei maneggi di commercio, dai quali finaltnenle 
pervenne ' a sbrigarsi aU' anno 1772, in eui dal fratello erangli slute negale perfino le mel'. 
cedi promesse. 

Non avvililo dalle avversita, non dai famigJiari disgusti, non daHa bassa fortuna in eui ver
sava, Paolo tornb Iietissimo c con molto trasporto a dedicarsi ai primi e dilelli suoi studii, ed a 
questi applieo con tanto fmllo ehe venuto in fama di valente architetto fu al finire deli ' anno i 77'1. 
eletto in Mantova a maestro nella Reale Accademia. DeHa stima in eUl era tenuto dal Govci'no 

(t) - Milizia; ivi. 
(2) - Pubblicato poi in Milano al 1776. 

14 
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Imperiale abbiamo prova da q~anto il co~te di Firmian, ,modet<atore supremo di Lombardia, gli 
scrisse al 50 di gennajo deI 1775: » Godo della di lei nomina in pröfessore d' arcllitettura di 
» cotlesta R. Aeeadcmia. Ella e staia prescelta in vista delle oitime testimoIlianze ehe mi sono 
» state date deHa di lei abilita, non meno ehe daHa fondata speranza ehe sarebbesi {'Ha eon tutto 
J) -10 zelo adop'erato neU' ammaestramento deHa gioveritu in un' arte di tanto ulile e deeoro, ma in 
» oggi guasta:'da cattivi prineipii e da un peggior guslo. » 

All' 31la missione aeeennatagli dal Firmian si eommise il Pozzo eon tutte le forze deU' animo, 
incominei3ndo dallo serivere Ca modo di lezioni) i preeetti pei quali addilava ai suoi diseepoli 
Ja via sicura a pereorrere per riuseire buoni arehitetti. Lo ehe tanto piu era neeessario allora 
ehe le fubbriche qU3ntunque si murassero barocche, non inancavano pero di pregi ineimtevoli, 
onde da questi le giovani menti potevano venire sedotte ad imitare pur quello ehe era difettevole 
e molto viziulo. E percio e perehe mancava un libro capaee di edueare rettamente gli artefici (1) 
erediamo 'ehe Paolo assai bene operasse col formulare in iscritto insegnamenti d' arehitettura, 
tanto piu ehe col dare precelti in quest' arte non si corre pericolo, come aeeadrebbe · nelle al
tre, di faeilmenle imbrigliare gl' ingegni e di renderli troppo servili. Infatti l' architettura definita 
dal Milizia: D uoa conformazione necessitata dai bisogni fisiei e dalle abitudini morali in eui si 
» dipingono i climi, le idee, i eostumi, i gusti, i piaeeri 'ed il caraUere stesso di ciaseun popolo; Jl 

non si appoggia eome ]a piLtura e Ia seultura all' immediato confronto visibile eoll' uomo, ma limi
tnta di mezzi per la maggior parte si basa sul ealeolo e sul raziocinio. Lo ehe perb non deve in
tendersi a termini troppo ristretti da indursi ehe l' architeÜura sia poeo phi di una fredda scienza 
di ealcolo, mentre essendo arte abbisogna eziandio di mollo guSlo e giuJizio per raggiungere 
neUe opere \0 seopo eui dcve mirare di proeurare l' utile ed il sodo e ad un tempo aneora dilelto. 

Ma per non distrarci oltre dal nostro argomento vogliamo ricordare ehe gl'insegnamentidül
t3li d31 Pozzo andarono iniseramente perduti, deI ehe abbiamo molto a dolerci perche e ragione
vole a credere ehe quelle seriUure ci avrebbero sieuramente m08trato il modo eon eui egli gin
dieava ,delI' arte. A supplire pero a tale mancanza ed importando moltissimo di conoseere corne 
egli avesse proeeduto nello studio dell' arte e 'eon quali norme 1a avesse esereitata, ci siamo TaHi 
a r3eeogliere da diversi serilti rimasti alcune memorie deI Pozzo ehe noi , riferiamo. (2) 

Al 1771 egli narra essersi: » impraliehito deI disegno di arehiLeltura eivile col mezzo dello 
» studio fauo sui dieei libri di ViLruvio, avendo spiegato e eomentato diversi passi oseuri deI 
» medesimo e parlieolarmenle sulla differenza ehe passa dalla forma de teatri greei ai latini, sul 
» quale oggetto sto altualmentc applieato ad unire tulte le mie intm'pretazioni per darne una ben 
" ordinata idc a J). Ed al i 785 aggiunse: D 10 mi studio di voler deserivere ed illustrafl:~ codesto 
J) elegante tealro 'di Sabbioneta, ed ho preso per m3no }' anlico tea1ro deseritto da Vitruvio molto 
J) mal traltato !lai suoi eomentatori eol quale far eonstare la corrispondenza e l' uniformita deI 
J) gusto ». Ad eseguire i quali ]avori mollo dovetle valergli la eognizione profonda delle lingue greca 
e latina eh' egli moslro di avere, onde poi raceomandava di continuo ai suoi diseepoli: Vos exempl(J
'ria grroca noclurna vel'sate manu, vel'sate cliurna. Che il Pozzo, uno fra i poehi e forse fra i primi ehe 
conobbero l'arte caduta aUo stremo della depravazione, abbia spicgata effieace volonla per ritornarla 
a migliori prineipii e coraggio di propugnarla, non solamente rilevasi dalle sue opere ma aneorn 
da alcune lettere seritte a' suoi amici. Cosi si legge al 1779:» 1\'1i aceordera ehe dalla folia soltanto 
» degl' ignoranti siano stali partoriti que aborti ehe nelle membra delle corniei usate dai seieentisti 
» pur troppo si veggono; e perfino senza veruna conoscenza hanno di piu posto gli ornamenti degli 

(t ) - Dei libri ehe allora si avevano in maggior eredito per la educatione degli arehitetti, queUo infatti di VilI'uvio 
. appariva trorpo ridondante di teorie ass.olute da ridurre l' arte quasi a mestiere; l' altro deli' Alberti eonteneva ee

cellenti preeetti Ula spesso eonfusi eon erutlizione estranea an' argomento; ed il terze i nfine pubblicato dal l\1ilizia 
ricercava molta pratica e molto cl'iterio per seeverarvi entro il vel'o dal falso. 

(2) - Altre scrilture dei Pozzo saranno aneora per intiero riferite da noi DeI vQlume s.econdo. 
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. • antichi sulle pessime modon~ture dei eornieiamenti aHa fl'aneese. Osservinsi dunque i veechi esem

) plari e leggansi i serittori piu aeereditati ehe si seopl'ira manifestament.e ehe i nuovi ornati sono 
,. stati partorili dalla b.arbarie dei tempi e dalla imperizia degli artefici » • Cosi nel 1780, parlando 
degli arehitetti ehe allora operavano in Milano, serisse: » il mio disegno non piacera, perehe non 
,. pub eombinare eolloro vanlalo stile; sebbene figlio primogenito dellicenzioso Borromini e di allri 
11 arbari arehiteUi 11 _ Ne Paolo Pozzo era venuto abbraeeiando nuove opinioni spinlovi da fanalieo enlu
si smo ehe fa ' parere buona ogni eosa ehe asseeondi il proprio gusto; ma sibbene per intimo eon
yineimento ehe gli era derivato da .Iungh-i studii e da profonde investigazioni da lui faUe in materia, 
le guidatovi da un eriterio quanto aeulo allrellanlo sicuro· Dei ehe valga a prova il giudizio eh' egli 
diede deI lihro eon eui Franeeseo l\1ilizia lanto fieramente combalte gli errori eommessi dagli architelli. 
moderni ; quantunque sarebbe stato leeito eredere ehe tale opera fosse andata mollo a genio· al Pozzo, 
sieeome quella ehe era mollo eonforme alle massi~e da lui sostenute. Intorno al qual libro pon
deratamente inveee osserva ehe: ». I pi'ineipii delI' arehitettura civile dei Milizia sono seritti eon 
)I mollo fuoeo eapaee di svegliarc ogni intellelto ehe voglia perb meditare, ma la base d' ogni suo 
» prineipio non e fondata totalmente sul bello reale, ma piuttoslo su d' una fervida fanlasia inda
,. gatriee di novita non utile sempre al buon gusto. Converra perb leggerli eon ogni atlenzione 
)I ma fare co me fanno le api nell' estrarne il sueeo dai fiori con ulilita alla loro esislenza ed ai loro 
,. . eoltivatori. » Da lutto eiD pUD indursl ehe Paolo intendesse pro curare la esteliea rigenerazionc 
dell' arte riehiamando in onore gli esemplari degli anliehi maestri e quelli aecomodando agli usi, 
ed ai bisogni delI' eta in cui vive va per ridurre r arte slessa manifeslazione dell' ineivilimenlo pre
sente. ehe se gli studii faui presso quel tempo sui medesimi antichi esemplari da arehitetti Inglesi, 
Francesi e Germani non partorirono aleun fruUo di bene solido e durevole, (se si escluda quanlo 
feeero Jones e poehi altri) verra ulilissimo aIla storia dello spirito umano il ricercare le polenLi 
cagioni ehe influirono su, qu~lli, I)on. dando pero grate peso aHa di1ferenza dei climi, dappoiche 
mQll.~ st~a!1ieri · vi~endo in Homa arehitettarono male, ed il Quarenghi, lLaliano, lanlo bene opero 
. abitando nella gelida Russia. 

Ora riguardando alle opere eseguite in Mantova dal Pozzo ci sara dalo in modo sieuro dimo
strare il valore inlellettuale e praLieo deI noslroa.rehitelto. La prima opera a eui, per quanio sem
bra, egli pose pensieJo fu la ehiesa ehe si doveva edifieare doy' era I' altra dedieala a Nos/ra Domut 
dei popolo posta presso al palazzo Aeeademico. Della invenzione di quella non e rimaslo ehe un 
abbozzo in d.isegno, dal quale se e dalo rilevare la forza immaginativa e feconda delI' arehiteLto, 
non si possono perb trarre chiare nozioni a togliere alcuni dubbiicheinsorgono inlorno a eerte eIe
vazioni di corpi non eorrispolldenti col reste dell' edifieio. Ad ogni modo senza punlo oecuparei cli 
detlagli minuti ehe non potremmo spiegare, basta a noi di aeeennare essel'e la fabbriea dislribuita 
in forma di croce greca, nel mezzo a eui alta si eleva una eupola sorretla da dupliee ordine di co
lonne eorintie disegnate eon proporzioni eleganti ed alle qual i prospeUa un magnifieo atrio 0 ve
stibolo ehe mollo assomiglia a quello ehe si vede nel Panleon in Roma. Svenluratamente questo 
tempio non fu eseguito; ehe se fosse stato per nuovi studii eompiuto daB' inventore certamenle 
avrebbe creseiuta gloria al suo norne. Infatti anehe solo nel disegno rimasto apparisee grandiosila. 
di eoneetlo, armonia di parti, sapiente eeonomia di luee e eöllevi le espressioni di magnificenza 
~ di raeeoglimento devote ehe rare volle insieme si lrovano ben collegn le e ehe pure devono im
porsi ai luoghi destinati all' adorazione di Dio. 

All' anno .1775 fu eommesso al Pozzo il disegno della nuova faeeiata al reale palazzo ehe 
era eomposta di fabbriehe varie fra loro di allezza e di piani inlrodotlevi a comodila di mooerno 
abitare. DeUa anliea reggia dei Bonaeolsi arehiLetlala nel seeolo deeimo quarte rimanevano solo gli 
indizii nel portieo soltoposto al corpo mediano sostenulo da archi aeuti, superiormenle neHe grandi 
ßnestre ehe illuminano uoa vastissima sala, e nena estremila deHa fabbriea ehe anehe oggi si vede 
merlala. Il Pozzo, 0 perehe eosi vollero i eommillcnli, 0 (e eiD a noi pare piu probabile) perche al· 
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lora SI aveva riprovevole qualunque arehitettura eseguita in altri tempi 0 da altre nazioni; certo e eH 
egli immagino di dis trug gere tutte le mure antiehe ehe aneora erano rimaste. La quale inclinazione 
a distruggere le patrie reliquie ehe mostro il P.ozzo, e ehe gli si deve imputare a difelto, manten
gono pure i presenti, i quali per smodato amore di se stessi 0 per smania di nO'Yita atterrano non 
solo le opere buoue fatte in Italia dagli stranieri, ma anGora quelle ehe furono frutti di tanti -su
dori dei nostri padri, e le prove di quanta avessero fatto i nazionali useiti appena dal grave le
targo in eui erano stati telluti pel' seeoli. Nell' arehitettare la nuova faeeiata deI palazzo reale il 
Pozzo la dislribui in tre c01'pi distinti e ne trasse eagione ad imporre aHa fabbriea un efelto sen
tilo per la variela dei coneeUi; ornando il pian - terreno eon seompartimenti bugnati ed il supe
riore eon arehi disegnati eon proporzioni eleganti. Bello e 10 stile, grandioso l'i~sieme ebene 
applieatovi il earaUere di robustezza magnifiea. Ai quali pregi si aggiungono gli artifieiosi rapporli. 
introdottivi imitanti quelli usali dal SanmieheJi, pei quali la parte terrena si eollega eon molta 
armonia aUa superiore. Ma quasi presiedesse sorte eontraria al Iiostro arehitetto neppure quest' opera 
1'u mandata ad eseeuzione, (della quale noi per mantenere memoria ne diamo intagliato aUa tav. 59.a 

il disegno ehe fu faHo dallo stesso Pozzo); mentre inveee se ne murarono altre di sua invenzione 
nelle quali si mostrano non lievi difetti. 

ehe anzi a mantenere il earaUcre imparziale di eoseienziosi serittori debito e eonfessare 
ehe la vita artisliea di Paolo PozzQ, contra l' uso eomune di altri arlefiei, apparisee per ale uni ri
speHi retrograda. DeI ehe ne addueiamo a prova 1.0 n disegno faUo al 1776 per l' ospizio dei poveri 
oi'fani da erigersi ove era un tempo il monastero di Santa Agnese, in eui feee eompartimenti mi
nUli, ed infiniti risalti. 2.0 La faeeiata dell' orfanotrofio murala presso la ehiesa di Sant' Egidio, 
nella quale il pian-terreno non armonizza col sovraposlogli. 3,° La ehiesa innalzala al 1791 in Ro
manore, dove -neUa -elevazione uso pessimo stile.. Al ehe aggiungiamo ale uni progeUi per Ia 
edifieazione di una torre neHa villa deI Poggio ed altre fabbriehe di eui diremo in appresso. Vo
lendo quindi rintraeeiare le eause dello straordillario operare dei Pozzo e forza rieercarle neUa co .. 
stituzione dei tempi e neHa mutazione improvvisa delle opinioni. 

InfaUi il sel.:olo decimo otlavo tanto era proeeaulo avanti neUa depravazione e nei delirii ehe 
perfino Ia pitLura e Ia seultura imitatrici deI vero edel naturale figuravano muscoli e membra ri
Curve 0 riIevate oltre natura 0 eonvulse e eontorni rotondi e serpeggianli quasi ehe gli uomini 
slessi, ehe dovevano valere a modello, avessero mutate le naturali loro forme. Ma se non la 
natura, eertamente gli usi eamminavano d' aceordo eoi ghiribizzi deU' arli; onde per vezzo le gio
vani teste ar~ifieiosamente si feeero eanute, 0 rasi i eapelli posero parrueea, ed i noslri avi ado
perarono i guardinfanli, i tuppe, Ie ostentate etichette ed altre stranezze. L' arehitettura ehe por
tata alla dignitit di arte e espressione di civilta, postasi d' aceordo eoi costumi e eogli usi di quella 
eta sfoggio quindi mezzi· arehi rivolti all' insu, corni ei ondeggianti, multiforme movimento di corpi 
ora rientranti ora sporgenti per ogni verso, piani mistilinei, cartoeci, fogliami e mensole gravati 
da pesi gravissimi, eolonne e pilastri oziosi posti in opera solo per arriechire la seena ed altre 
irragionevoli fantastieherie. AHa meta deI secolo decimo ottavo i filosofi meditando suH' arti parla~ 
rono deI gusto come di una fra le piiI belle fp.eoIta deI nostro animo e eereando· la relazione 
di quello eoi sens i esterni mostrarono la eorruzione in ehe le arti erano avvolte. Da tutto eio 
tln sulle prime derivo ehe si tributasse tuHa lode agli antichi e si dasse intero biasimo ai moderni. 
Fu aHora ehe si ristamparono pertanto le opere di Andrea Palladio, ehe si eommentarono quelle 
di Vitruvio e ehe da molti si intrapresero viaggi per esaminare i migliori e celebrati monumenti eretti 
dalla antiea sapienza. Ma sebbene 1e nuove dottrine facessero eonoscere a moltissimi artefiei i 
proprii errori, non pereio quesli riuseirono a superare tulle le diffieolta ehe a 101'0 si presentavano 
Jlello slahilire e nell' ordinare un eompiüto sistema d' innovazione. E sieeome negli umani n-egozii 
rare volte si passa di salto dal pessimo a11' ottimo, ma a questo si -perviene solo per gradi, e 
siccome Ienlamente si pr()cede neH' abbandonare le prime e gia inveterate opirüoni; cosi pochi furono 
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gl' ingegni ehe risolutamenle eereassero il modo. per sbrigarsi dellutto dai .vizii precorsi. Sia anti 
ehe negli arehitetti maneasse la forza pOlente deH' animo, sia ehe eostoro non si anisehiassero ad Opa 
porsi al gusto generale deI pubblieo avvezzo a venir seosso e sorpreso per Ia moltiplicita dei 'mezzi 
impiegati neHe fabbriche e per grandi masse rieche e svariate; certo e che in sulle prime gli stessi 
pochi innovatori non vennern a radieali ma si aecontentarono di parziali modifieazioni incapaei 
di parLorire u,n fmUo bUDno e durevoie. Costoro non furono ' dunque barocchi e neppur castigati. 
ma eon riquadr.ature, eon minuziose cornici, eon mesehini pilastri e eon magre lasene composero 
un arehitetlura manchevoie di ogni espressione ed imitante 10 stile nominato francese. Fra eoloro 
ehe abbraeeiarono eosifatto sistema fu Giuseppe Piermarini, il quale aecallatasi una riputazione di
stinta fu eletto legislatore supremo delI' arte in Lombardia. Egli csereitava aneora questa autorila 
in Milano quando il Pozzo era maestro in Mantova; perlocche Paolo fu obbligato di sottoporre' 
aUa approvazione deI Piermarini tutti i disegni di opere pubbliche ehe si volevano da lui eseguirc. 
Dalle leUere infalli serilte dal Pozzo e dal Piermarini ehiaramente rilevasi ehe questi non di rado 
eostumo di introdurre varieta nei disegni di Paolo, il quale puo eredersi ehe a pur fare spaeciale 
le proprie invenzioni fosse costretto a ridurle eonformi al gusto di eolui ehe avevale a giudieare. 
Dai quali faui non pare irragionevole I' indurre ehe aeeomodatosi aHa neeessita di si tristi abi
tudini e mann mann avvezzatosi a servilila tanto bassa, Paolo poi avesse risentito pernieiosissimi 
etIelli anche neUa maniera propria di fare, e ehe percio neHe opere da lui immaginate od eseguite 
posteriormente si rilevino difetti ehe non appajono nei suoi primi lavori. 

Continuando ora il discorso intorno alle opere cOHdotte dal Pozzo noteremo ehe al f 795 egli 
fece il disegno delta caserma respieiente aUa piazza dedicata a Virgilio, la fronte deHa <fuale ca. 
serma sebbene sempliee e regolare apparisee pero assai difettevo1e per 1e riquadratur'e e le sot
tili lasene eon eui e de_eorata; onde sembra, ci si permetta questo modo d' esprimerci, operata a 
basso-rilievo. Presso a quel tempo fu ancora ricereato dai Lodigiani di disegnare per Ia 101'0 eitta un 
nuovo teatro, ma di quanta poi ne faeesse rimasero poche memorie; onde da queste ci e fatto 
appena conoseere ehe Paolo allora avesse posto pensiero d' introdurre utili riforme neHa costruzione 
dei teatrali edifieii. Ma migliori delle ora aceennate furono altre tre opere di eui ci rimane a padarc. 

Al 1785 tolti all' uso deI eullo Ia ehiesa ed il eonvento deI Carmine volle il governo ehe 
fossero dal Pozzo aeeomodati per servire di Dogana, fattogli obbligo di conservare gran parte 
delle muralure esistenti. Cosi posto a tortura r ingegno dell' arehitetto questi mostro di averne 
mollissimo per l' uso fattovi di ecrti artifieii pei quali anche mantenendo gli antichi muri seppe 
assai bene e con eastigato disegno eollegarli eoi nuovi. Perlocehe essendo la faeeiata lunghissima 
ed irregolare, questa divise in due corpi distinti, l' uno assestando a eomodita degli uffieii 0 dei 
magistrati, l' altro a quella di eustodirvi le merei. In questa fabbriea soprattutto deve ammirarsi 
l' aeeordo perfello e la bella armonia eon eui Ie linee deli' uno dei corpi rieorrono euritmiLi
camente eon quelle delI' aItro, eioe eol seeondo ehe feee bugnato nel basso e sopra divise in tre 
parti; ornandole di eolonne e di areale di ordine jonieo. 

All' anno f 795 atterrata raltra ehiesa dedieata a San Giaeomo per fare in quel luogo piu 
spaziosa Ia via, il Pozzo immagino la faeeiata da eseguirsi eontro le mure rimaste. Questa compo
se nel jlian-terreno eon basamento bugnato , fra eui si aprono gl' ingl'essi a diverse boUeghe, e 
,nel piano superiore ripetendo eon bel garbo gli stessj hugnati, sopra quest i appoggio nIe uni pila
slri. d' ordine jonieo. Lo ehe dieiamo guardando ad un disegno faHo da Paolo ehe non fu poi ese
guito, mentre inveee fu murato in quel luogo un diverso ma buon prineipio di fabhrica immaginata 
dallo stesso arehitetlo. 

Ove un tempo per le aeque ehe vi stagnavano, impaludendosi il terreno, ne risultava ' un 
fondo limoso, dal quale esalavano fetidi effiuvii a eorrompimento dell' aria e quindi a grave 
danno degli abitanti, l\'liollis generale francese nel t 798 eomandö ehe venissero colmate le fosse, 
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ehe. solcavano il terreno non solo, ma ehe venisse anche alzalo tutto il piano per modo ehe ridot 10 
ad ampia piazza, quesla abbellita da ·ornamenti, da piante e verzure distribuite in varii e simmetr ',i 
giri, dovesse r.iuscire a eomodo e dileUevole passeggio da intitolarsi al gommo. poeta eoneiUadin 
All' utilissimo divisamento bene rispose il Pozzo, a eui era stato affidato l' incarieo di proporre i 
disegno e di dirigere l' opera, deserivendone I' intiero spazio in forma quadrilunga eongiunta a. 
semieei'chio. Quindi con alberi e siepi pose tre strade ehe si aggirano tutto a1l' intorno e pon
gono eapo a grande elissi, entro' eui l' architetto immaginava di eoslruire un ippodromo ehe do\esse 
valere, per eerti artifieii, ai navigli ed ai coeehii. ehe se oggi pure si guardi a quel luogo COOle 
giii fu da sessant' anni an' ineirea ridotto, e se si rißelta aH' uso di feste e di popolari spettacoli 
cui doveva servire; erediamo ehe il disegno deI Pozzo debba apparire il pili adalto allo spazio 
·ed il piiI consentaneo ai eostumi deli' eta ed al fine pel quale aHora venne eseguito. 

Ne furono queste sole, di eui abbiamo diseorso, le fabbriehe immaginale da Paolo, percbe 
ancora di molle allre si ~onservano disegni ed abbozzi, dei quali pero a noi non e daLo parlarc 
sieeom~ rappresentano' sohanto idee imperfette, non bene ancor malurate per studio. Che invero 
il nostro arehitetto di solito non pose gran cura per ridurre finiLi i disegni, ma moltissima nello 
svolgere e nel meditare a' proprii eoneetti, eosi ehe sopra. un medesimo lema troviamo spesso se
gnati diversi sehizzi 0 pensieri. 

All' anno 1. 777 elello a Perito Camerale fu .costreUo amisurare molte ehiese e eonvenli ehe 
pili non servivano all' uso saero e di propor modo per ridurli ad edificii pel pubblieo 0 per ' le mi
lizie . . Etarite furono eosi falte oeeupazioni addossategli ehe troppo lungo sarebbe il deseriverle ed 
inutile a\ nostro argomento, bastandoei di ripetere quanl' egli stesso all' anno i 785 scriveva al 
Piermarini in proposito: " Oltre molti affari ho spieeiati tre eonventi, eioe il Carmine per magi
» slrato, San Sebastiano per eollegio, Santa Paoia per ergastol0 e casa di eorrezione. Altri tre ' 
Jt monasteri ho quasi in pronlo, cioe il Carmelino per ospitale, Santa Lueia per orfanotrofio dei 
» faneiulli, Santa Maddalena unitamente aHa Miserieordia per le faneiulle. Ed ho finalmente da 
Jt . eontinuare a rilevare la dogana di piazza esistente al palazzo pubblieo pel nuovo piano degli 
Jt uffieii deI criminale e carceri, e forse aneora il eonvento di San Giuseppe. Vedele adunque ehe 
)J i miei atTari sono tanti e molti piiI sono quelli ehe mi eommette la Camera. »' 

Debito e qui ricordare ehe sebbene oppresso da gravi fal.iehe ed oeeupato in tanti lavori 
Paolo non pereio pose sempre amore infinito per salvare i monumenti dell' arti un tempo alloga.li 
entro alle ehiese, ai monasleri ed ai regii palazzi, 10 ehe feee pur aneo all' anno 1799, in eui per 
ignavia eitladina, per erassa ignoranza e per pazzo furore di partito mol ti di quelli si volcvano ma
nomessi · e guastati. Cosi non invililo dall' avversitä. di quel tempo pro euro ehe molli monumenli 
fossero riposli in luoghi sieuri e si rislOl'assero dai danni patiti e eon el1re'pazienti trasse da'luoghi 
ove giaeevano neglelli antichissimi marmi greei e romani e ne eompose il pa trio Museo, per eui 
Mantova anehe oggi vanla rieehezza ignota a molte altre eittä. eonsorelle. Al PO:lZO si devollo pure 
le restaurazioni opcrate al palazzo deI Te ed aHa easa di Giulio Romano, ed i miglioramenti notevoli 
eseguiti alla ehiesa di Sant' Andrea. Pare anzi ehe a questa ehiesa egli porlasse straordinaria affe
zione, onde quando fu proposto di erigervi una eupola disegnata da Filippo Juvara e si propose 
di surrogare alle eorniei ed alle sagome antiebe altre goffe e barocche, Paolo si diede fortemente 
a gridare eontro l' infamia di quei vituperi. Ma Ie parole deI saggio non furono allora aseoltate e 
quella eupola venne innalzata eon grave dispendio, e solo pili tardi il nüstro artefiee poLe tornare in 
onore le belle forme eon eui Leon Battista Alberli aveva originariamente deeorata Ia ehicsa. 

Dopo aver rieereato quali fossero le massime artistiehe di Paolo Pozzo e dopo avere esami· 
nati i lavori d' arehitettura da lui oper.Hi, rimane ora a dire eon quale maniera egli intendcsse ador
narli. Le deeorazioni arehiteltoniehe usate a quell' epoea mostravano un guazzabuglio di linee e di 
forme eaprieciose e bizzarre sebbene anehe in mezzo al difetto ne apparissero tal volta gl' indi~ü 
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dell' ingegno straordinario dei, IQro invcntori (I). Questo strambo opel'al'e veniva aHora sancito dalla 
moda, Iegislatriee, volubiJe, queHa·stessa P~l' Ia quale a' tempi nostri cölti e eivili non si vergogna 
di riprodurre in Ita lia i ridieoli roco·co, i cartocci ed altre fanlasticaggini poste in yoga da' moderni 
francesi, <>nde ,sjilmo iluovami:mte trascinati alla dissoIiIzione deI güsto. All' anno 1782 Gioeondo 
Albertolli te n to di · richiam~re l' arte apiu 'castigati 'principii proponendo a' suoi discepoli di dise· 
gnare gli antichi mo'delli greci e romani; ed il Pozzo chiaramente aceennO di avere eonosciuto 
come fosse pröceduto il difetto, scrivendo ehe: I) non sono gl' intagli ehe soli formino il bello, 
]I . ma occorre primieramente ehe la forma delle memhra siano onime per pur dedurne che lutto 
,. vi sia di buon gusto. Questa forma manea assolutamente in que m'odelli fatti suHa maniera de 
)I Francesi D • Ne solo cogli scritti il Pozzo in segno che gli ornamenti eie forme architettoniche insieme 
collegati, compongoll9 un tutto ~e.llo e di buon gusto,. 'ma ancora colle opere mostro ehe le dcco
razioni devono eorrispon'dere , allo .stile delI.' edificio cui servono, Infatti eseguendo nel tempio di 
Sant' Andrea i palchi aette lc carttorie le disegno .tanto semplici ed aecomodate a quel luogo ehe 
si potrebbero credere immaginate dal medesimo Al?erti quando arehitetto qnella chiesa. E neHa 
stessa ehiesll si h-a pro va imcora dello studio eh' ei fece sopra I' antieo e deHa sua fantasia ·molto 
vivace dalle invenzioni dei candelabri e di altfi ornamenli (2) che eol suo disegno vi furono di
pinti in sostituziQn.e , di -alfri bqroQ,chistativi. :ptimJlßseguiti. Cosi nelle stanze di Corte in eui 
erano s'lali allogati gli arazzi 'discgnali dal S-aozio, il nostro ~rchitetlo fece eon travi ben eompar· 
tit~ ed intreceiate fra 10ro aleune s?ffitte e le orno ' di arabeschi; perehe appunto il Sanzio pel 
prima aveva adoperata tal~ maniera dappoi ehe la vide ' usata neUe antiehe terme Romane. 

Ma il P6zzo non, ha diritto soltanto aHa stima deg\i artefici per le opere da lui eseguite, ma 
ancora alla gratitudine dei buoni eorne maestro e_.eittadino. Dopo l' anno 1775 in cui sedelte pre· 
eettOI:e neU' Aecademia sempre dippoi si mostro amantissimo dei suol ereati, ai quali in ogni 
tempo cd in ogni luogo fece ;libero, il ,riehiedergli consigli. Delmolto amore eh' egli portava ai 
discepoli 3iede proya all' anno t 800,. quando . avula proibizione di dare pubbliche lezioni supplieo 
eon molte istanze onde· gli fesse eoncesso almeno di aprire seuola privala perche non venissc 
meno tla .istruzione ai suoi giovani alunni; preghiera pero ehe allora non venne esaudila. E moll i 
furono gi seolarL di questo valoroso maestro, dei 'quali egli stesso noto fra i migliori i seguenti. 
Ghinas ed il' Pizzi, il primo ehe fu poi ingegnere il secondo· ineisore; Giuseppe Crevola abile pit
tore J' ornati; Luigi Campovecchio faUosi in Roma' valente nel dipingere paesi; Luigi Maroni ar
chitetto rion sempre corrello ·ma d' immaginazione vivaee; Agostz:no Masetti ehe a' giorni nos tri tenne 
'il primalo fra gl' ingegneri deI Regno Lombardo; e i due fratclli Marconi, Leand1'o ehe a ndo mae
stro deU' arte in Bologna, e Giovanni Battista ehe la esereitt'> in patria (5). Ma ehi piti di tutti 
erebbe gloria ed onore aHa scuola deI Pozzo fu Antonio Colonna, il quale pei preceÜi di Paolo e 
per 10 studio sulle opere di Andrea Palladio eompose una maniera grandiosa, elegante e correlta , 
e eölse sempre un effetto mirabile pel rnovimento dei corpi. Sopratulto Antonio ebbe mente fe
eonda di ritrovati e d' ingegnosi -ripieghi eosi ehe tanto nel ridurre fabbriche veeehie, quanta nel· 
I' immaginarne nuove seppe ac_comodarsi ass ai bene aHa eondizione dei luoghi ed al desiderio dei 
eommiltenli. Noi dobbiamo dolerei ehe il Colonna abbia asaai presto abbandonata l' al'le per essergli 
maneate propizie oceasioni al lavoro: di lui ei sono rimaste tre sole opere, delle quali una e la pieve 
di Castellucehio, la seeonda la casa in eui egli abitava (4); la terza quella posseduta dai d' Areo (5). 

(I ) - L' arca posta entro il tempio maggiore Israelitico di Mantova disegnata dal Bibiena puo dirsi infatli un capo lavoro 
deI bal'occhismo in ornato; ma non poträ. negarsi ehe fra tante 6conciezze non appaia in queslo lavoro, giusto il concetto, 
accomodata la espressione e mirabile l' armonia in mezzo aHa magnificeuza ed al frastaglio di ornamenti e di dorature. 

(2) - Quei candelabri ed ornati dipinti di chiaro e di scuro troppo sentiti e eon colori nel rondo ehe non armo
. nizzano con queHo; onde non rendono l' effetto immaginato dal Pozzo. 
(5) - Di sua invenzione e il grandioso Albergo statogli commesso dai Marchesi da Canossa, 
(4) - Posta in contrada Pradella segnata deI civ, N: 885, 
(5) - Collocata nella piazza dj Sant' Ambrogio e distinta dal civ. N.- 562. 
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11 Pozzo ealdeggio ogni eosa ehe favorisse gli studii; onde il VolLa (1) scrtsse: • 10 ehe gli 

" fui compagno posso piu d' ogni aItro rendere giustizia alle ineessanti eure ·di lui per aecreseere 
,. le glorie non solo deI Museo edelta Biblioteea ma della stessa Aeeademiä, onorando egli in 
~ questi letlerarii stabilimenti i progressi delle belle arti e delle utili eognizioni •. Ne cio solo ma 
in sua casa i'aceolse quantita di eeeeHentissimi libri intorno alla prospettiva, aU' arcltitettura, alle 
,natematiche, alla filosofia ed aIla stOt'ia, mantenendo a tal fine relazione eoi principali libl'ai, e 
massimamente eol Bindi da Siena, delquale le lettere ehe tutlodi si conservano chillramenle di. 
mostrano le gravi spese sostenute dal Pozzo per I' aequislo di ottimi libri. ehe anzi lascio scritto 
egli stesso essere slata la lettura dei lib,'i il sollievo migliore alle sue fatiche insieme allo' studio 
delle matematiche (2) applicate alle a7'ti edelta meccanica industre, per la quale nar·ra il Volta ehe. 
,. eostrui un paralellogramo ehe trasporla le figure geometriche in prospettiva, ed un aItro istnl-
D mento che divide il eer,chio in quante Sil vogHono- parli eguali ,... 

Finche le occ1.1pazioni deI Pozzo~ per gravi mcessanti ehe fossero, valevano ad appagare la 
sua mente elevata, erano queste da lui disimpegnate cO'n lietezza d! animo, eon soddisfazione, ed 
anzi con trasporlo tutto si abbandonava aU' opera godendo in questa pienezza cli vita; ma qtlando 
-gli si vollero addossati allri infiniti minuziosi lavoti e molto al disotto della portala deI StlO forte 
ingegno provo egli increseiosissima .noja, e gravissimo disgusto, il quale pare ehe fosse .. per i \oe
eare il colmo, aHora ehe vide le proprie invenzioni assoggettate e guaste dal capriccio 0 peggio 
di chi presiedeva ai negozii dell' arte. Sembra anzi ehe per questo motivo gli fosse venllto per
fino inerescevole il vivere in Mantova, ciö elle si argomenta da quanto egli scrisse aUo senhora 
Franchi nell' anno 1784: D Mi congra\ulo ehe vi siate liberato da questo insoffribile paese. Per 
» me 'non c' e seam:po do\'ro stare qui per. tuUi i ,miei ,giorni per sentenza fatale di chi mi eon
lt danna. » l\fa intanto ehe questi tempi correvano non lieti pel Pozzo si erano faui ancora piil 
1risli e diffieili, dopo ehe nuove idee e nuove dottrine preparatrici una generale riforma di leggi 
e eoslumi erano venute a seonvolgere le menti ed i euori in tutta l' Europa. Le quali opinioni 
propagatesi anche in Italia e eon trasporto .abbraeciate dagli uni e con ribrezzo avversate dagli 
altri, quivi divisero gli animi di molti i quali gia inclinavano al furor dei partiti, quando i Fran
ces i ealativi con falangi agguerrite oecuparono la Lombardia ed al 2 di febbrajo dei 1797 si feeero 
padroni di l.\1anlova. Fu aHora ehe i conquis\atori diedero al Pozzo titolo ed autorita d' ingegnere 
perito pubblico e 10 assolsero da altri incarichi prima a lui affidali, eosi ehe potendo egli piu co
modamente applicare agli studü scrisse aHora: D un trattato sulla scienza delle ombre tanto rap
,. porto agli oggetti geometrici ehe in prospeUiva, ed altri intorno ai problemi architettoniei ed 
» a110 studio delle macchine idrauliehe II (5). Sennonche i servigi prestati al nuovo governo fll~ 

rono cagioni a Paolo di gravi sventure quando neH' agosto deI 179D caeciati da l\1antova i Fran
eesi vi si ristabilirono gli ordini primi. Lo ehe tanto piu facilmente accadde in quella mulazione 
improvvisa de' dominatol'i, perche alcuni dei eittadini inveleniti per le ingiurie poco prima a Ioro 
arrccate, senza consiglio e spinti solo dalla brama di vendetta corsero senza freno ad azioni vitu
perevoli contro tutti coloro ehe giudicarono non aderenti aHa 101'0 opinione. Accorlosi e fattosi 
persuaso il Pozzo come in mezzo a moli tanto violenti non potessero valere le oneste ragioni dei 
I)robo e risaputo essere egli pure segnato fra i tenuti sovvertitori delle massime antiche, per sol
trarsi alla tempesta ehe 10 minaceiava, eerco egli slesso .d' essere ehiuso in prigione, 10 ehe ol
tenne dopo molle preghiere, perche il carceriere non poteva acquietarsi a ehe quella abitazione 
potesse mai convenire a Paolo Pozzo. :Memorabile esempio di quanto possa la sicurezza di un 

(1) - Elogio del Pozzo. Manoseritto cit. 
(2) - Quanto il Pozzo valesse nello studio delle' matematic11e 10 ' prova la lettera seriltagli al 1 i71 da Girolamo 

Prandi, nomo molto erudito. della quale ci piace riporlare il seguente brano: ~ La ringrazio deI bellissimo problema ehe 
" mi ha spedito, seiolto eon nna semplicitä ammirabile; desidero eh'Ella possa avere ozio onde sviluppare Je idee 
" eh' ebbe la bonta di eomuniearmi e ebe prometto.no una maggior faeilita nel manrggio dei eaIcolo ". 

(5) - Cosi serisse il Volta (Elogio del Po:<zo ). La scrittura qui aecennata andö miseramente perduta. 
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integra coscienza! Non percio un tanto uomo per quattro 'mesi si tenne serrato nel carcere, dal 
quale usci all' oUo di gennajo deI 1800 assoluto da colpa, dichiarato anzi per decreto Imperiale 
1wmo mantenutosi sempre costante nel suo carattere religioso, integerrimo e disinteressato. 

Al 16 di febbrajo deI 1801 ritornati in Mahtova vittoriosi i Franeesi eoncedettero a Paolo 
l' annua pensione di franchi 5072, ed 31 27 di agosto deI 1802 10 nominarono architetto della 
p1'efettura dei Mincio. Quindi vieppiti risaltando i meriti distinti di Paolo Pozzo, Napoleone al 7 
di aprile deI 1.805 10 assoeio ad altri celebrati Italiani, per cui eompose il nuovo istituto di seienze 
e di arti; ed un mese dopo 10 prescelse a professore di architettura civile e militare nella Univer
sila di Pavia (1). Ma ben poeo fu dato all' artefiee illustre di godere delle onorevolezze a lui com
partite perehe, non appena aperto il cuore a tanto liete speranze, logorato dai palimenti soffcrti 
piu ehe dagli anni mori in Mantova al 18 di dicembre deI medesimo anno 1805. DeI ehe mollo 
si dolsero gli amiei e piti ancora gli artefici, i quali tutti vollero aeeompagnarne la salma fino al 
sepolero, e dippoi congregarsi nel teatro scientifico ove udirono dalta boeca di Leopoldo Camillo 
Volta I' elogio storico di Paolo Pozzo. 

Fu Paolo ottimo padre a rnolli figli, ai quali con amorevoli eure e con ogni stimolo di emu· 
Iazione proeuro di applicare agli studii, istillando nelle loro giovani menÜ corn' eglino sopratlutlo 
dovessero sacrificare qualunque umano interesse alt' onesto ed al relto. Ed i figli bene profiuarono 
dei consigli, degli esempii e dei mezzi loro profferti daB' amoroso 101'0 padre; onde a lui fu dalo 
di vedere il primo natogli pubblieamente insegnare geometria qui in palria. 

Profondo negli studii, rnaturo nei giudizii e tardo ai eonsigli il Pozzo mostro in ogni eosa 
ingegno forle e svegliato, ed insieme (eosa rara a tro,'arsi in eoloro ehe sono tenuti sapienli ) una 
doeilita di opinioni per cui forse anche troppo facilmentc ehinavasi al parere degli altri. Valgane 
ad esempio r avere egli al 1775 serilto al Piermarini (queJIo stesso ehe gli ~ra proposto a giu
diee e non gradito dei proprii lavori) cosi: ]) Non erediate gia ehe stia fisso nelle mie opinioni 
" allorquando uno come voi tenta di eorreggermi e proponga di meglio dal me esposto; io , come 
» suol dirsi, ripongo la piva nel saceo _ e mi chiamo immediatamente vinto ]). Riservato coi grandi 
godeva di raBegrare gli amiei eon quei suoi oeehi sel'eni, eolla boeea sempre ridente e colla gio. 
vialita deI discorso. Inaccessibile alle basse passioni, non conobhe invidia, non medilo vendelte, 
dimentieo' le offese, e la sua bocca se non poteva aprirsi 'a11a lode era sempre ehiusa al biasimo. Re
ligioso per eonvinzione e cristiano veramente di cuore fu liberale e benefico; ed in ogni tempo 
sehiettissimo, usando senza riguardo 0 timore la parola deI vel'o con ogni persona. Cosi, scrissc 
il Volta» Paolo visse e mori povero laseiando non d' allro eredi la moglie ed i figli ehe dei suoi 
» libri e disegni (2); il ehe forma, a mio eredere, il piu degno e il piu cornpiuto elogio delle 
» azioni edella condotla dei Pozzo ]). E perehe coloro ehe lui conobbero di persona a noi COIl

fermarono ehe tutte queste eivili e domestiche virtu furono esereilale da Paolo Pozzo le abbiamo 
volute aeeennare onde i presenti ed i posteri intendano ad onorare degnamente la memoria di si 
grande uomo, verso cui anche troppo ingiusli si mostrarono i ciltadini coll' avere lasciali traseor
rire trentasei anni senza erigergli neppure un sepolcro. Che solo aB' anno 1859 I' amministrazionc 
della chiesa di Sant' Andrea euro ehe entro quel tempio gli fosse allogata memoria in eisa nel 
marmo, su eui i eittadini volonterosi ' feeero seolpire da Democrito Gandolfi Ia cffigic deI Pozzo. 
Quella iscrizione, ehe fu dettata dal canonico Schiassi, dice co si : 

(i ) - All' anno 1.805 il Pozzo venne pure incaricato di preparare in Bologna i locali entro cui dorcva risiedcre 
il Nazionale Istituto. 

2) - lnfalti unita ad una petizione seritta al 1.6 di marzo deI 1.804 da Edvige Lanzini red ova dei POlZ O. vi ah· 
biamo lelta l' attestazione dei Parroeo di troyal'si la famiglia di quest' iIlustre arehitetto nello slato di assoluta 
miserabili tao 
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A. X. Q. 

OBIlT DIE XVIII DECEMBRIS MDCCCIII 
PA VL VS PVTEVS VERONENSIS 

ARCHITECTVS MAXIMVS 
GR~CIS ET LATINlS 'LITTERIS ERVD ITVS 
ACADEMI~ BONARVM ARTIVM MANTV JE 

PROFESSOR ILL VSTRIS 
MVLTOS IN ARTE IVVENES 

An OPTJl\IA EXEl\lPLARIA ASSVEVIT 
PL VRIMA INGENIO LABORE ET INDVSTRIA 

EX OPERIBVS iEVI SVPERIORIS 
OHNA VIT A VXIT PERFECIT 

HONEST ATE MORVM INTEGRIT A TE ~IODESTIA PRJECLARVS 
NVLLI SVI TEMPORIS IN ARCHITECTONICA SCIENTIA SECVNDVS 

OB QVAM INTER SOCIOS NOVI INSTITVTI SCIENTIARVM ET ARTIYM 
ET IN ALBO PROFESSORVM ATHENiEI TICINENSIS 

MERVIT ADSCRlBl BONIS PLAVDENTlBVS 
VIXIT ANNOS LXIII. (1) 

Che se dal buon volere dei eittadini puo eredersi essere stato riparato aHa ingjustizia della 
lunga dimentieanza, non pero il silenzio mantenulo dai modern i Berittori deU' arte tuttodi arreea 
O'ravissima ingiuria al norne deI Pozzo ehe pure deve aversi uno fra i primi ristoratori deU' arte 
in Italia. Che infatti non solo per le opere da Iui .eseguite Paolo potentemente giovo a procurare 
la rigenerazione dell' arehitettura Italiana, ma aneora pei preeelti e consigli Iargheggiali a moltis
simi, e tra quesli a Giaeomo Quarenghi ehe poi divenne quel sommo ehe ognuno dovra in ogni 
eta, in ogni seeolo, in ogni eondizione di guslo ammirare (2). 

Perlocehe essendo parso a noi ehe il discorrere piu a Iungo, ehe non si avesse fatto dapprima, 
della vita e delle opere di Paolo Pozzo potesse utilmente servire a fare eompiute queste notizie 
intorno alle arti di Mantova; eosi, dopo avere esaminati i molti disegni egli scritti di Paolo otrer
tici daU' amantissimo suo figliuolo Giuliano (appassionato eultore dell' arte stessa professala dal 
padre) , vi abbiamo soddisfatlo per quanta pure il poteva il nostro povero ingegno. 

(1) - Eil al di sotto fu aggiunto. 

OB TEMPLI HVI. ORNAMENTA V. C. INGENIO 
~IAmfE ADAVCTA 

NEOCORI lUONVMENT~1 MHCI SIMVLACRVM 
ANNO ~IDCCCXXXlX. P. C. 

(2) - Cosl serisse il Marchese Selvatico. Bene sappiamo ehe il Quarenghi reeatosi in ~lantova allora ehe contavll 
trenta anni di eta venne a legarsi per stima ed amicizia eol Pozzo, 10 ehe dimostrano alcune leUere deI Quarengbi 
edel Pozzo ehe saranno da noi riferite nel Volume seeondo. 

FINE DEL PRIMO VOLUME 


	BCS2_0091
	BCS2_0092
	BCS2_0093
	BCS2_0094
	BCS2_0095
	BCS2_0096
	BCS2_0097
	BCS2_0098
	BCS2_0099
	BCS2_0100
	BCS2_0101
	BCS2_0102
	BCS2_0103
	BCS2_0104
	BCS2_0105
	BCS2_0106
	BCS2_0107
	BCS2_0108
	BCS2_0109
	BCS2_0110
	BCS2_0111
	BCS2_0112
	BCS2_0113
	BCS2_0114
	BCS2_0115
	BCS2_0116

