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adoperati dal Sanzio per deeorare Ie logg,ie deI Vatieano. Fu il Bellavite eziandio ahilissimo negli artifieii 
di fondere e di ces eil are metalli. . ; 

(5) - La easa qui aceennata oggi e distinta. dal eiv. N. 704, entro Ia quale visse, opero e mori il 
BeUaviLe al 1821 in eta d' anni 82. 

- N. 256. - " 

Lettera, scritta al 4 di ottobre dei 1792 da Giovanni Battista lIarconi a Paolo P~zzo. (Inedita) 

Domenica fU a S. Bcnedetto i1 S. Direttore Bouani ed ha avula ta bonla di colaudare quanta 
e stalo falLo da me. Dio voglia per, altro ehe questa sua colaudazione gii sincera. Si e deliberato 
di ]evare li cinque allari dietro il coro (rimetteodo i niechiooi nel piede di prima) collocaodovi sul 
pavimento prima in quello di mezzo il sepolero d' Arzago (1), lateralmeote a qllesto quello di' Me.. 
tilde e quello deHil Piceo. I quattro altari inferiori colloearli nelle capelle ove si trovano le ancone 
di legno, queHo di mezzo poi sara posto nella cappella di S. Simeone ove eravi un altaraecio' di 
marmo: vi era pure a1 di sopra deHa mensa una beHa cassa di marmo greco con bassamento e 
cimasa di rosso, il luUo inlagliato eecellenlemente, quesla Ia ho faUa porre sotto Ia mensa" come 
sito proprio da porvi Ie ossa dei santi. Q~esti sono i Iavori ai quali sto attendendo, ma mi rimane 
poco tempo per dipingere, perehe devo dirigere i muratori, i marmorini, i falegnami e ferrari (2) 
gli assicuro ehe non ho UIi momento di buon tempo. Mi creda. San Benede'tto 4. oltobre 1792. 

Dev. Obb. Servo ed amieo Gio. Baltista Marcorii . 

ANNOTAZIONI 

(1) - FUl'ono infatti Ievati gli altari, ed aeeomodati i nicchioni giusta l' antieo disegno di GlUlio Ro· 
mano, ehe arehitetto la chiesa di S. Benedetto DeI luogo di Polirone. NeUa nicchia di mezzo fu colloeato 
eziandio, come qui si aceenna, il sepolero eretto al 1528 aCesare Arzago, il di cui disegoo fu da noi pub-
blieato all'intaglio fra i Monumenti Mantovani eec. op. eil. aHa tav. 24. ' 

(2) - I molti lavori ehe dal Mareoni si faeevano eseguire neUa ehiesa e oel eonvenlo a Polirone pare 
ehe fossero stati immaginati dal Pozzo, eio ehe si argomenta da due Iettere a questo dirette dallo stesso 
Marconi. NeH' nna seritta al 20 maggio dei i 790 si legge: " Ho. eomunieato al padre Abate Ja sua liiea di 
• separare l' atrio deHa biblioteea e ridurre il primo ad uso di galleria; ma egli non e as~olutamente di 
• sentimento di aceordarlo per varie ragioni. La prima per Don aver quadri ehe st'ar possano in patagone. 
• . La seconda ehe il quadro deI Cenacolo non puo avere la dovuta distanza per osservarlo • eee. Cioe Ia 
eopia deI cenaeolo immaginato da Leonardo da Vinei ed eseguita da Girolamo l\lonsignori cue fu da 001 

ricordata al § 5. dei cap. 1.° dei libro 11 nel primo volume. Questa pittura deI Monsignori poehi anni dopo 
ando venduta eome mohile unito al eonvento entro eui era riposta, ed il Bossi narra ehe (1.1 trasp.ortata in 
Sassuolo in casa dei compratore, e da questo (1.1 poi mandata con altri quadri in Modena dove, e, al pre
sente (circa all' anno 1805) inrotolata eincassata. Colla seconda lettera serilla al 5 di Iuglio dei 1795 il 
Marconi avvisa il Pozzo ehe. Il P. Abate aveva voglia di ridurl'e la sagrestia in una forma confacente aHa 
• ehiesa e quando ritorno di eosti gli feei vedere il SUG disegno stato fatto tempo fa ed avendolo ben hene 
• osservato gli e piaeciuto moltissimo .• 

_ . N. 257. -

Lettera. scritta al 27 di settembre dei 1793 da Paolo Pozzo a Giuseppe Crevola. (Inedita) 

Amiamoei vieendevolmenle e non curiamoei 'ne di complimenli. ne di seuse, ' i quali nomi 
soltanto rendono nauseala una conversazione. Seguito ehe sara il di lei ritorno aggradiro di sen-
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tire le nuove di codes ta non inelegante chiesa (1) su di eui .terremo lungo discorso oceorrendo 
tanto di venire a capo di seoprire quali siano i · difctti e quale la bonta dell' edißcio summento
vato. - I libri d' ouiea non trattano ne possono traUare di disegno determinato. Questa e asso
Iutamente una seienza aslratta eioe geneeale, la quale essendo tale non laseia luogo agli spetta
tori di fissare verun limite rispello agli oggelli da discgnarsi. In ouiea si eonsiderano in primo 
luogo gli angoli, e si tiene per eosa eertissima eom' ella e ehe un angola maggiore rapp1'esenti un 
oggetto maggiore, quindi si rende manifesto ehe un oggetlo vieino sebbene di eguale altezza 
deve apparire. inaggiore di un lontano. Una faeeiata di palazzo adunque, ehe verr~ mirata da uno 
spettatore situato. alla meta eil'ea di essa, apparira senza o.ubbio piu alta nel mezzo ehe a suoi 
estremi. L' espresso esempio serva in Iuogo di tanti altri ehe se ne potrebbero addurre onde di
notare Ie assurdita ehe ne risulterebbe1'o nei o.isegni delle belle arti, quallo1'a si disegnassero in 
rigore di sola ottiea senza verun riguardo al foglio di earla, aUa tela, al muro', su cui si forma 
ogni sorta di disegni. NeUa seienza stessa si ll'aUa in seeondo ltiogo di quelle piramidi ehe hanno 
il 101'0 verliee nell' oechio dello spellatore, e le basi sugI' oggeUi, eh' egli va eonsiderando. Anehe 
qui le proprieta ehe si eonsiderano sono deI tutto aslratle e non pub un discgnatore fissare la 
grandezza della eosa essendovi sulla lunghezza dell' asse deHa piramide di eui si parIa, un infinita 
di pupti ehe 10 rendono indeeiso. - La prospeltiva, quella seienza appunto ehe sola tratta dal
l' arte di disegnare tutti gli oggelli, e l' uniea ehe ei pone al faUo e ehe ei ammaestra in ogni 
diffieile .eseeuzione. Infalti eHa riliene le pieamidi tali quali le eonsidera l' ottiea, ma determina in 
esse gli oggetti mediante i piani ehe le seghino in una determinata distanza e eon qualunque in
clinazione. Qual sorgenle di disegni daranno questi piani re canti Je. piramidi, i eoni, i prismi, pei 
quali piani s' intendono la carta, Ja tela. il muro eome si e deLto di sopra? Ci daranno immagini 
dirimpello aU' oeehio, daranno immagini lalel'ali allo stesso, di soUo in su, in iseoreio, e in eento 
mille guise, e eio a piaeere di un avvedulo ed esperto disegnatore. Questa e la risposta ehe potn\ 
dare il .signor Crevola al signor Zani e spe1'o ehe 10 stesso ridera sulle false immagini dei pseudo
graß. I miei ossequii al signor Campi (2) e mi ereda. Mantovd', 17 setlemhre 1795. 

Suo Affez. amieo Paolo Pozzo 

ANNOTAZIONI 

(1) - Allude aHa ehiesa posta nel Iuogo di Lavenone entro eui dipingeva il Crevola, ed inlorno alla 
quale 10 stesso ~revola seriveva al Pozzo: 11 ,qucsta ehiesa e affatto nuova, ed il suo disegno henehe moderno non 
11 ba aleuna di quelle stravaganze ehe soglionsi trovare in tante altre, ma .non ha nemmeno aleuna partieo
la re he1lezza. 11 Quallto e aeeennato dal Pozzo nella seeonda parte deHa lettera leste riferita, fu in risposta 
a1l0 stesso Crevola ehe gli aveva seritto eosi: 11 Nel diseorrere di prospettiva eol Zani fü mosso il duhhio 
» inlorno a se vi sia aleun lihro ebe tratti ael modo di disegnare gli oggetti tali quali si vedono senza 
11 la frapposizione dei piano, eome iU$egna la prospelliva; ritenelldo ehe i figuristi nel eopiare tanto il 
11 nudo quanto i gessi ed altre eose Ie disegnano quali le vedono in ottiea. D 

(2) - Feliee Campi nato in ~fantova ed edneatosi nella seuola dei Bazzani, quindi in queHa di Giuseppe 
Bottani, ando poi in Venezia a studiare Ie opere deI Tiziano e di ·altri eelehrati pittori. Reduee in patria 
fe ce moHe opere nelle quali mostro grande perizia e molta armonia massimamente nel eolorire gli affrescbi. 
Spenta I' Aeeademia Virgiliana Felice fu eletto nel 1'egio Liceo maestro dell'arte, aHa quale atLese eon eure 
pazienti ed amore infinito fino al 1817 in eui a1l' eta di settant' UD anni, mori. 

- N. 258.-

Lettera 'Sllritta al 31 di gennajo deI 1795 da Giovanni de Lazara a Saverio Bettinelli. (1) (Inedita) 

Veneratiss. Sig. Abate - Ho differito a rispondere aHa gentilissima sua lettera lusingandomi 
di poterie dare in seguito piil consolanti nuove dell-o slato deI nostro buon Sibiliato. ma come il 


	BCS2_0225
	BCS2_0226

