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possiamo anzi di piu affermare ehe in ncssun regis1.ro ~i questO' e fatta indrCtlziooe, 'daHa quale si possa 
al'gomentare ehe fossevi un~ volta esistito tale islt'umento, • 

(4) - La easa fahhricala öal Maotegna era siluata oell~ clmtr~tllJ di S. Sebcistiano e loon gia in 
quella di San Domenico " oode pUG ered:ersj ehe Andrea ai. .i492 piu non ahitasse in queHa easa eh' egli 
3veva murata, , ' 

(5) ..!- Cerlamente che il Lazara c-onfuse la easa deI Mantegna eol palazzo' deI Gonzaga postole- dap-
pl'esso, nel quale il Vusari raeconta ehe Andrea vi aveva dipinto. .. -

(6) - Di queslo Carlo ahhiamo parlato al § 5:° del cap. l.o deI Iib. 11. nel primo volume. 
(7) - DeI Lazura ehe mori in Padova al 1855 scrisse il l\leneghelli .. Quanto al l\lanteO'na aveva fatti 

• 0 

.. sludii profondi non solo intorno agl' intagl1 ma intorno a quanlo partieoe a quel sommo artista. V' ha 
,., tra i suoi seritti una custodia di m01ta mole, neBa quale di tulto e rallo tesoro per guisa che se alcuno 
.. tesser oe volesse la storia, nuHa avrehbe a desiderare. .. Al ehe aggiunse il Sagredo (Giornale di belle
a'rti. Venezia 1855) D Era assai tenero dei Mantegna pittore e intagliatore, voleva sCl'i'verne Ia vita edel 
11 non aver mandato ad esecuz·ione il suo divisamento aobbiamo 'soltanto rimproveral'lo. II 

- N. 259.-

Lettera soritta al 3 di febbrajo dei 1795 da. lreneo AfIö a Saverio BettineIli. (1) (Inedita) 

Illuslriss. Sig. Eeeomi a risehiatare i dubbii eh'Ella rni move. Nel primi) dialogo deI Servitor 
di piazza fu mio pensiero di metter in vista i molli sproposili de viaggiatori; Per<> l' ajo deI conte 
ehe nuHa piu s.u di qua~to ha lelto sui Iibri, 101'0 diee ?he i eanoniei tennero quaranta pein
quant' anni nascoslo il bel quadro deH' Aeeademia. Ma Fromliola gli risponde esser questa una 
favoletla di chi scrisse le osservaziorii sult' Italia sotto norne di due Svedesi, impresse nel ! 764,
e passa poi egli a raecontare la storia veridiea, per quanlo si puo, delle vieende di tal piltura,. 
ehe stetle J'ealmente in S., Antonio S100 al t 7 ~9 e di la trasferita nelle stanze deHa eongregazione 
deHn fabbriea deI duomo, d' onde dopo selte nnni passb a Colorno, indi neU' ape~ta Aeeademia. 
V epoche di queste traslazioni io le <> in un " diario . origin.ale · di chi a que tempi giornalmente 
soriveva lulle Ie novita deI pa-ese, ' c le aeeenno pure il Tirahos~hi nel suo beU' arlieolo deI 
Correggio - Quanto aHe pilture deI palazzo deI' Giardino, pur troppo e vero ehe Du-TiHot , Ie 
lasci<'> guaslare rutte, salvo le stanze dove sono que bellissimi amorini, 1.11lima fatiea di Agostino 
Cal'aeei. La voglia di ridulTe l' abitazione al moderno, di aggiungcre, di riformare eagion-o si 
gran danno. 10 era studente di filosofia quando le vidi, e sieeome da giovinetto ebbi passione 
grandissima di far il pittore (eosa ehe non mi fu permessa da mio padre, '0 piuttosto da un punto 
di malineonia di Don Pielro Balestra Bussetano, ehe poeo eonlenlo degli seolari fln aHora avuti, 
mi riouso, senza aver veduto eome per nalural genio io andassi disegnando allora e modeliando, 
deI ehe poi aeeorlosl ne fu penlito, ma io aveva gia risolulo di farmi religioso), so ehe mi 
piaequero graodemente. Ma il erederebbe? Nessuno a lenulo eonto de soggelti ivi dipinli, nes
suno gli a disegnati e nulla sappiamo degli autori ehe vi travagliarono. Unicamente ci e noto 
qualehe la voro deI Berloja, e alcuni pieeioli dipinti di lui nel detto palazzo furono segati e eön· 
servali. Ogoi eta eonla i suoi Goti, ma fara sempre grao maraviglia ehe per qualehe momento vi 
si debba enumerare Du-Tillot. 11 detlo deI Pelrarea: Intendami chi pUD eee e usato in modo ehe 
si pub intendere delle guasle pitlure deI Gial'dino, ma meglio ' deHa traseuragine dei preti nel 
1aseiar guaslare" daU' aequa la meravigliosa eupola dei Duomo - La 1uneUa di S. Giovanni del 
Rostro Hosaspina qui a avulo buon ineontro, e migliore al eerto deHa ineisione deI qua~ro di 
Lodovico. Gli e pero costala. gran fatiea e gran penlimento. ,Egli afferma non esservi pillore piu 
diffieilc ad imitarc eol bu1ino deI Correggio. Qui si e discgnalo da se. eon gran diligenza la Piela 
.ehe e in S. Giovanni. Un frale deI mio ordine guid<> seco' da Bologna (ehe so avesse ' avuti 
maestri sarebbe qualehe eosa di grande), gli eopio 1e teste a olio in earta grande al naturale eon 
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g.r.1lndissiroa espr~ssione .. Standovi . io 'vicino e mirando ' piu vo,lle ql1eUa divi na opera mi accorsi 
'finalmerite ehe dove si loda tanto la testa deHa Maddalena ehe pia.nge eon tanto' decoro, ' quella: 
di Maria Vergine e infinitamentc piu .. apprezzabile. Quegli occht ehe perdono, svenendo, la luee, 
,quella boeca da eui eseono sensibilmente gli aneliti, quel pallor, quellanguore unilo a tanta de
-eenza, sono eose da non saziarsene mai. Mirabil eosa pero e vedl'lre ehe a si belle, vive, nalorali 
e rilevale eose invan si cercano i eontorni, il ehe sarf sempre la disperazione di chi si aecinge 
a eopiare il Correggio. Il prezzo deU' accennata earta e di uno zecchino; ma Ie grandi si valute
ranno a tre scudi. 11 povero Turehi eertamente e ridotto a miserabil partita, e se il suo male non 
e pazzia, si distingue pero poeo da quella. Sono eon ossequio 5. febbr. 1795.. ' 

Umil. Obb. servo P. Jreneo ~Affo 

AN~OTAZIONE 

(1) - Benehe in questa lettera, e neHe aI.tre ehe saral!no da noi riferite ai NN. 262 e 269, non siane) 
aeeennate eose pertinenti aHe arti deI nostro paese; pure per essere inedite e seritte da uomini iIlustri ad 
un oostro eon'eiitadino, e pereM in esse si eontengono. notizie i,nteressanti alle arti Italiane, abbiamo ere
.1uto' di ' pubbliearle. 

- N. 260.-

Lett-era seritta al 10 di mar~o def 1795 da ~reneo Alb , a Saverio Bettinelli. ((~edita).'. .. 

Il Signor Lunghi eomincia molto bene, ed. il ritratto deI celebre abate Pellegrini, dave si vede 
franchezza, finezza ed eleganza di bulino, fit sperare eose aneora migliori. Le rendo mille grazie 
di .questo edel suo (1) .ehe mi e carissimo. Quanto al Cristo orante neU' orto, che mi deserive, 
puo 'dire al parente 'suo. ehe I' invenzione e di Correggio, ma ehe l' originale e a .Ma.drid. V:egga Ja: 
Schola Italica ' pubblicata , da Hamilton e vi trovera Ia bella incisione faltane da Vo)pato . . Il con
fronto ira il dipinto e la slampa decidera se il soggetto di- codesta .tavoletta sia 10 . slesse ehe 
rappresenta l' originale, come a me par eerto daHa' grafica rappresentazione fattamene da Jei..Afo!' 
tendera dane ' parli di Guastalla la stampa delsuo Correggio (2) di dove spero ehe le saranno ' 
state spedite due· eopie deI mio librelto. Ella mi com andi e mi creda qua)e pieno di riverenza e 
di ossequio mi protesto. Parma 10 marzo 1795. , 

Dev: suo· Obb. , servo F. Ireneo Affo (5) 

ANNOT AZIONI 

(i ) - 11 l'itl'utlo dei ß ettinem, disegnato cd ineiso da Domcnieo , Cagnoni fu posto in fronle alle opere 
di lui stampate in Venezia dal Zalta al 1780. 

(2) - Intende dell' intaglio eseguito da Giaeomo Frey sul disegllo di un quadl'o posseduto dal ßetti
nelli e ereduto da questo lavoro di Antonio Allegri da Correggio; oode sotto a quella stampa fu seritto: 
Antonii Alleg1'i C01'rigiensis tabulam Xaverio et Cajetano Bettinelli fratribus dominis et bonarum ar
tium studiosis: Jacobus nepos Frey delineator et incisor D. D. Di questa pittura posseduta dai Bettinelli 
serissero il Lanzi ed il ,Bianeoni. 11 pl'imo eibe: » Vidi in Mantova presso il Sig. Abate Bettinelli un pie
,. eolo' quadro', ehe' va in istampa, eon una saera ' famiglia~ ove tollane qualehe durezza nelle pieghe, iulto 
" tira al · mod~rno 11 Il secondo ehe:" esaminato attentllmenle Ü (delto) quadretto in asse rappresentante 

· 11 Ia B. V: .ehe tiene in bracoio il bambino a cui S. Giuseppe fa doleemcnte. eatezze e .dietr.o S. Anna, as
j .. serisco- essere totaIm~nte sn.lo stile deI '.c.ofl·eggio e pienO' di. queIlJ:l grazie ' di cui : era. Elfiso il solo 
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