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A  S UA  E C C E L L E N Z A  IL SJCNOR DON

BALD ASSARE ODESCALCHI
DUCA. DI CERI, COMMENDATORE DELL’ORDINE REALE DI S. STEFANO 

D’UNGHERIA, qiAMBELLANO DI S. M. I. R. A. ec. ec.

O t t a v i o  B e r t o t t i  S c a m o z z i .

E io avejji avuto a dedicare a VOSTI{A EC- 
CELLEISZA le foie Fabhriche e i Difegni del Pal
ladio  ̂ non avrei dubitato di porre in fronte del primo 
Volume il rifpettabilijfmo Voftro Nome; ma quejia rac- 
colta diveniva opera eziandio delbEditore» Ecco il per-
cM non mi [on ridotto a farlo fe non nel quarto, quan-

do
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do r efito^dei tre primi m ebbe lufmgato che le mie 
fatiche non demeritafjero il Vojiro patrocinio  ̂ e il Pb- 
ftro favore,

Del refio, TEdizione Vi apparteneva prima anco» 
ra che foJJ'e efeguita, anzi jin Pallor a , che nel fog-̂  
giorno che facejie in Vicenza, il Vojiro fmgolar genio 
per T Architettura, e V amore per le Opere del Palla
dio ni hanno proccurato la felice opportunitd di ammi- 
rarvi, e procacciato V onore della Vojira protezione,

Ma quand’ anche Vojira non fojje naturalmente 
per mia inciinazione, io farebbe in forza della mia 
gratitudine. Voi rri incoraggiajie, quancf io temeva 
nelf intraprenderla j Voi I' ajfirettajie eziandio a fronte 
di milk difficoltd; e mentre le Nazioni colte ed amanti 
della buona Architettura T accoglievano cortefemente , 
Voi le proccurajie ancora maggior favore in quella 
jlejfa Ppma, che pur e il centro di un Arte fufcetti- 
bile di tante bellezze,

Egli i  vero perd, che non potea non ejfere da Vhi 
protetta un Opera immaginata da Voi prima che ve 
ne fojfe comunicato il progetto, E ' troppo onorevole 
per me fjfatta combinazione, percbi io pojfa dijfmu- 
larla. Era gid fijlemata TOpera, e confegnato ai tor- 
chi il primo Volume, allorchc da un Vojiro graziofo
ed erudito Foglio mi vidi propojlo il fjiema medefmo

cos}
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cost uniforme e nel difegno, e neWordine, e nelle mi“ 
nute avvertenze relative, cFio non fo bene fe preva- 
lejfe in quel punto nell' animo mio o la forprefa dell' 
avvenimento, o il placer di ejfere. in certa guifa pre-> 
venuto cost gentilmente da Voi»

Ecco una ragione di piu , percb  ̂ un Opera, gid 
Voflra per tanti titoli, lo divenijfe puhhlicamente: v i 
fi univa un dover di giujlizia; io non dovea defrau- 
darvi delle Vojire idee,
. Chiudaft dunque luminofamente quejl' Opera fregian- 

dola del Voflro chiarijfmo Nome, Imiterb con do V 
efempio dello fiejfo Palladio, al quale fu cancejfo di 
confacrare i fuoi due ultimi Lihri al Serenijfmo e 
Magnanimo Principe EM ANUELLO FILIBEBJTO  
DUCA D I SAVOJA,

B
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P R E F  A Z I O N E .
|Ccoci giunti finalmente a quel genere di edifizj dell’ infigne Pal

ladio, i  quali appajrtengono alia piii nobile ed ornata parte di 
Architettura, a quella doe, che vollero tutte le eta, e tutte 
le Religioni alle loro Deita confacrata. Ne ftudio, ne fpefa 
rifparmiarono gli Uomini in tutti i  tempi nell’ inventare, e 

neir. !eguire quefte Cafe dei Numi, per 1’ erezione delle quali non andd mai 
difgiunta la mifteriofa fuperftizione dei piccoli, e la fallofa vanagloria dei Gran- 
di. Le Antichita della Grecia e di Roma provano ad evidenza quanto anda- 
rono a gara 1’ indutlria e 1’ opulenza a render fuperbe per ogni genere di elegan- 
za‘, e imponenti per magnificenza quefte terrene carceri dei falfi Numi. Quin- 
di grande onore ritraflero quegli Architetti, ai quali appoggiate vennero fiffatte 
imprefe. Animati dal Zelo predominante aflbttigliarono i loro ingegni nelle in- 
venzioni, che illuftrarono gli andati fecoli, e che ancora a’ di noftri rifcuotonq 
gli omaggi di meritata ammirazione. Vitruvio ( i ) ,  Alberti (z) ,  Serlio ( 3 ) ,  
Palladio ( 4 ) ,  Scamozzi ( J ),  e tanti altri ci lafciarono di tali Opere antiche 
c le defcrizioni, e i difegni. Noi ci atterremo al noftro Palladio, ii quale nel

fuo

{ I ) Vitruvio nel Libro III. cap. i. ci da le regole per formare i Temp) quadrangolari 
e rotondi per le loro forme interne, ma di variati afpetti; e fa menzione del Tem- 
pio di faccie in Pilaftri, il quale ft trorava alle tre Fortune vicino a Porta Colli- 
na; di quello della faccia in Colonne nellTlbla Tiburtina, dedicato a Giove e a Fau- 
no; dell’ altro denominato Peripteros, di Giove Statore, inventato da Muzio; del fal- 
fo afpetto, di cui Tefempio era in Magnefta, fatto da Ermogene Alabandeo; e di 
quello di Apolline fatto da Mnefte. Fa anche menzione d’ un altro Tempio, il cui 
afpetto e di due ordini di Colonne, da lui denominato Dipteros: in quel modo, di- 
c’ egli, era fabbricato il Tempio Dorico di Quirino, e il Jonico di Diana Efefta 
fatto da Cteftfonte.

(2) Leon Batifta Alberti infegna nel Lib. VII. cap. 3., che nell’ arte di fabbricare ft of- 
fervi non eflervi Ediftcio alcuno, dove fta necelTario a;rere maggior diltgenza, inge-

\ gno ed induftria, quanto nel fttuare, e nell’ ornare un Tempio) perche, dice, un 
Tempio ben coftrutto, e bene adorno, oltre ad effere il principale ornamento d’una 
Citta, egli e certamente la Cafa degli Dei: e perciq vorrebbe che nel TeMpio vi 
folTe tanta bellezza, che in altre Fabbriche non fe ne potefte immaginare di mag- 
giore. Dopo di avere indicate le fituazioni piu convenevoli per piantare i Temp;, 
da le regole per le loro forme interne; indi pafla a prefcrivere quegli ornamenti 
che ad eftl convengono; e fa anche menzione di var) Temp) coftrutti dagli Antichi,

(3 )  Vedi Serlio, Lib. III., nel quale ft ftgurano e defcrivono le Antichita di Roma, e 
le altre che fono in Italia e fuori d* Italia.

(4 )  Vedi Palladio, Lib. IV. cap. i.
(3 )  Vedi Scamozzi, Parte I. Lib. I. cap.J.
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fuo IV. Libro ipiega quanto in tal propofito puo foddisfare il geniO degPin' 
tendenti.

Nel Proemio del predetto Libro egli dice, che fe in Fabbrica akma e Ja  ef. 
fer pofla opera, e induflria, acchccbe ella con bella rnifura, e propotxjone Jia comparti- 
ta, cio fen^a alcm dubbio ft deve fare net Temp], ne quali ejfo Fattore, e datore di 
tutte le cofe, Dio Otiimo MaJJimo debb’ ejfere da not adorato, e in quel modo che le 
for%e nofire patifcmo, lodato, e ringraefiato di tanti a noi fatti beneficj. Ferilche fe 
gli Uowiini nel fabbricarfi le proprie abitaxioni ufano grandijfima cura per ritrovare ec~ 
eellenti e periti Arcbitetft, e fufficienti artefici, fono certamente obbligati ad ufarla mol- 
to maggiore nelt edificar le Cbiefe ] e fe in quelle alia comoditd principalmente attendo- 

■ no 5 in quefie alia dignitd e grandexx  ̂ ejfervi invocato e adorata devona
riguardare,

Egli profegue dicendo, che'Camo obbligati a decorate i Tempj con tutti i 
poffibili ornamenti, e con tal proporxione edificarli, che tutte le parti infieme una foa- 
ve armoma apportino agli occbi de riguarddnti ] e ciafcuna da per fe a lf ufo, al quale 
fara defiiaata, convenevolmente ferva. Fa in oltre menzione dei Tempj eretti da- 
gli antichi Greci, e Romani; indi eforta a leggere il fuo Libro, il quale fer- 
viri molto per potere intender Vitruvio, col ajuto del quale ei dice di aver ri- 
levate le forme, e le difpofizioni di varj Tempj da lui difegnatij foggiugnendo, 
che gli Architetti da quelle belle e proporzionate forme conofceranno, come li 
polTano variare le invenzioni fenza partirfi dai precetti dell’ Arte.'

'Non fara forfe difcaro al Lettore I’ accennar brevemente le dottrine del Pal
ladio fteflb fovra la propofla materia nel precitato Libro IV.

Nel Capo I. con iftqrica erudizione fa fapere, che i Tofcani fono ftati i  
primj a ricevere come forefliera in Italia 1’ Architettura, e che non folo 1’ Or- 
dine, che Tofcano fi chiama, ebbe le fue mifure, ma ch’ effi furono maeftri de’ 
popoli circonvicini 5 e dimoftra qual forta di Tempj edificavano, in qual luo- 
go, e con quali ornamenti, fecondo la qualita degli D ii. Olferva in oltre, 
che in molti Tempj non fono ftate codefte offervazioni praticate: egli perd di
ce di raccontarle brevemente nel modo che gli Scrittori le hanno lafciate, ac- 
ciocche quelli che fi dilettario delle Antichita reftino in quefta parte foddisfatti, 
e in loro fi fvegli e infiammi I’ animo a porte la polTibile attenzione neU’ edifi- 
care le Chiefe: imperciocche, foggiugne, e molto brutta e biafimevol cofa, cbe noi, 
t quali'il vero culto abbiamo, '  fiamo fuperati in eii da eoloro, the neffun lume aveano 
della eierit'a.

In primo luogo infegna,. che le Situazioni, dove s’ hanno ad erigere i facri 
Tempj, debbono elTer la prima cofa che deefi avere in confiderazione5 e dimo- 
llra che gli antichi Tofcani ordinarono, che a Venere, a Marte, a Vulcano II 
fabbricalTero i Tempj fuori delle C itti, perche credevano che moveffero gli ani- 
mi alle lafcivie, alle guerre, e agl’ incendj: alia Pudicizia, alia Pace, che pro- 
teggevano le buone Arti, davano ricovero nelle Citta; e pel rimanente de
gli altri Numi fceglievano le Ctuazioni opportune agli ufi, ai quali volevanli 
delUnati.

Credendo io intieramente fuperfluo al mio alfunto il trafcrivere tutto cio che
dice
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dice TAutore a quefto propofito, riporterd quanto egli eftefe nel fine del me- 
defimo L Capo. Dice adunque: Ma mi cbe fiamo per U gratia fpe^ial d i Dio da 
quelle tenebre liberati, avendo lafdata la ler vana e faljfa Juperfti^ione, eleggeremo quet 
fill per li Temp}, cbe faramo nella piu nobile, e p i" celebre parte della Cited, lontatti 
d d  luogbi difoKefli, e fopra belle ed ornate Pia^Kc, mile quali molte flrade mettano ca
po I  onde ogni parte del Tempio pojfa ejfer veduta con fua dignitd, edl arrecbi divo^io- 
tie, e meraviglia a cbiunque lo veda, e rim iri, E  fe nella Cittd v i [aranno C olli, f i  
eleggerd la piu aha parte di quelli} ma non v i ejfendo luogbi rilevati, f i al%erd il pia
no del Tempio dal rimaneme della C ittd, quanto fard conveniente, e f i  afcenderd a l 
Tempio per gradi; conciojfiacbe i l  falire a l Tempio apporti feco maggior divot^ione, e mac- 
fid . S i far anno le fronti de'Temp), cbe guardino fopra grandijfima parte della Cittd, 
accioccbe paja la Peligione offer pofla come per cuflode e protettrice de Cittadini. Ma fe 
f i  fabbricberanno Tempi fuori delle Cittd, allora le fronti loro f i  faranne, cbe guardino 
fopra le flrade pubbltche, o fopra i Fium i, fe  appreffa quelli f i  fabbricberd •, accioccbe i  
fuffeggieri poffano vederli, e fare le lor falutatfloni, e riverens'e dinan^i la fronte del 
Tempio,

Nel II. Capo il noflro Palladio prefcrive le forme dei Temp) da lui giudica- 
te le piii perfette; e dice che fono le ritonde, le quadtangolati, di fei,' ed anco 
di otto faccie, e di molte altre figure, fecondo il vario modo di penfare degli 
Uominij le quali meritano d’ effer tutte lodate, quando condotte fieno con pro* 
porzioni convenevoli, e con elegante Architettura finite.

A  tutte le forme egli antepone la‘ ritondas p i  la quadrangolare; e dice che 
Vitruvio di quefte due folatnente park, e ne infegna i comparti. Soggiugne in 
oltre che nei Temp), i quali non fono rotondi, fi debbe oflervare che tutti gli 
angoli fieno eguali, benche il Tempio fofle di quattro, di fei, e piu angoli. 
R ip rta  le varie forme praticate dagli Antichi fecOndo le diver/e Delta, e di- 
moftra la convenienza che ufavano negli ornamentis e dice, che,a Marte, ad 
Ercole, e a Minerva li facevano d’ opera Dorica, effendo D eik, alle quali con- 
Venivano le Fabbriche fenza delicatezza: a Venere, a Flora , alle Ninfe, e alle 
altre delicate Dee fabbricavano i Temp) corrifpondenti alia loro fiorita eta 5 ed 
erano di opra Corintia; a Giunone, a Diana i a Bacco, e agli altri, Dei> 
che fecondo il loro intendimento non aveano la gravita de’ primi, lie la delica- 
tezza de’ fecondi, pareva loro che convenifle ornarli d’ ordine Jonico, preten- 
dendo di confervare in quefto modo il decoro, nel quale, dice, confifte una. 
belliflima parte dell’ Architettura ( i ) .

Prefcrive il noftro Autore, che i Temp) fieno capaci di contenere comoda- 
mente molta poplazione ( 2 ) .  Loda molto le Chiefe fatte a Croce 5 e dice di 
aver coftrutto di quefta forma la.Chiefa di S. Giorgio Maggiore in Venezia. 
Prefcrive, che nei Temp) fi facciano t portici amp), e con maggiori colonne di quelk

C  cbe

4 0  Parmi che piii convenevole e lodevol cofa krebbe, anche fra no! Cattolici,' orna-* 
re le noftre Chiefe con quegli ordini d’Architettura che pin eonveniflero alia digni- 
ta del Santo, al quale fofle dedicata la Chiefe.

( a )  Credo che la grandezza delle Chiefe debba eiler relative a quella delle CitU, e al- 
' le popolazioni, dove faranno coftrutte.
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the rlcm him  te aim  tabbriche. Vorrebbe che foflero coflrutti di materie le ply 
eecellenti e preziofe, amocche con la forma, con g li ornamenti, e con la materia f, 
onori la D ivinita: e vorrebbe, fe poffibil fofle, che aveflero tanta beliezza, capa. 
ce di tener fofpefi gli animi nel confiderare la grazia e venufta del Tenipio, 

Nel DI. Capo tratta degli afpetti dei Temp}, e dice, che fette fono, fecoti. 
do Vitruvio, i piu regolati' e bene intefi: ma eflendo ftata codefta materia dU 
fcufla, tralafcio di riportar quanto dice il noftro Autore.

II Capo IV. verfa fulle cinque fpezie de’ Tempj, e ci fa fapere che gli Ar-̂  
tichi li circondavano di Portici, acciocch(  ̂ il Popolo avefle dove trattenerfi fuo- 
fi della Celia, nella quale fi facevano i SacrifizJ; ed anco per accrefcer mae. 
fla, e grandezza. E  perche gl’ intervalli, che fono fra Colonna e Colonna, fe. 
condo Vitruvio, potfono etfere di cinque grandezze, perci6 il Palladio, adefem- 
pio dello ftetfo Vitruvio, riporta i proprj lor nomi tratti dal Greco idiomaj e 
fono, Tycnoflylos, d’ un diametro e mezzos Syftylos, di due diametris D iaflylos, di 
tres Areoflylos, che ha le Colonne lontane oltre il dovere: e in fine, come il 
piii perfetto intercolunnio, ftabilifce I’ Euftylos, di due diametri e un quartos il 
quale e ftato da tutti i  Maeftri d'Architettura riguardato per il piii elegante, 
e il piu perfetto. • >

Nel Capo V» del medefimo Libro tratta del compartimento dei Tempi, e 
dice, che quantunque in tutte le Vabbricbe fi ricerchi, che le parti loro infieme cor- 
rifpondano, ed abbiano tal propon^ione, che nefi'una fia , con la quale non f i  pofia mi fit- 
rare i l  turn, e le aim  parti ancorai queffo nondimeno con efirema cur a f i  deve ojferva- 
re net Tem pi; pereiocche alia Divinita fono confacrati. Di nuovo dice, che la ri- 
tonda, e la quadrangolare fono le piu regolate formes e prefcrive i modi, co
me fi debbano con proporzione compartire i Tempi. In primo luogo affegna le 
regole per quelli che fono rotondi fcoperti: ma ficcome non fono adattabili al 
noftro Culto, foltanto riferird brevemente cid che lafcid fcritto intorno ai Tem
pi rotondi che fono chiufi, e che hanno la Celia. Ecco le foe parole; Ma 
quelli ( cioe 1 Temp]) cbe fi fanno ehiufi, doe con la C elia , o f i  fanno con le ale a 
torno, a vero eon m  portico folamente nella fronte. D i quelli cbe hanno le ale a  tor- 
tio, le ragioni fono quefle:  prima a torno a torno f i  fanno due gradi, e fopra f i  pongono 
i  'Piedefifilli, fopra i quali fono le colonne;  le ale fono largbe per la quinta parte del 
diametro del T/mpio, pigliando i l  diametro nella parte d i dentro dei TiedefiiU i, Le 
colonne fono lungbe quanto e larga la C elia, e fono grojfe la decima parte della Umghex; 
%a, L a  T ribm a, owero la Cupola, f i  fa  alta fopra T Architrave, Fregio, e Cornice 
delle a le , per la met a d i tm a t  Opera. Indi pafla 1’ Autore a dar le proporzioni 
di que’ Tempi rotondi che hanno il folo Portico nella Facciata, dicendo ( i );  
Ma fe ai Temp} ritondi f i  porra i l  ptrtico folo nella fronte, egli f i  far a lungo quanto la 
fargbexpia della Celia, o la ottava parte meno: f i  potra fare anco piu cotta, ma non 
perb giammai fia  meno lunga d i tre quarti della largbe%t(a del Tempio; e non f i  fa r a

pin

( i )  Di quefta forma di Temp] ne abbiamo un elegante efemplo d’ iavenzione del noftro 
Architetto in un Tenipio fobbricato in Mafer, Villa del Trivigianp, il quale c con- 
tenuto nel prefcnte Tomo.
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fiu  htr^d della terxa fane, della fm  lmghexK‘>» Continua nel medefima Capo V . 
a dar le regole per li Temp) quadrangolari, e dke: tie i Tempi quadrangolari i 
portlet nelle fronti f i  far anno lunghi, quanto, fara la largbe%%a di efi Temp]; e fe  fa - 
ranno della manlera Euflylot, che e la pi it bella ed elegante, in tal modo f i  eomparti~ 
ranno: fe  t  afpetto f i  fara di quattro colonnt, fi divider a tutta la Facciata del Tempio 
( lafeiati fmra g li fporti delle Bafe delle colonne, che faranno nelle cantonate) in undid 
parti e mctex'’’ i   ̂ quefle parti f i chiamera Modulo, doe mifura, con la quale fi

_ mifurerdnno le altre parti;  percbe facendofi le colonne grojfe un modulo, quattro fe  ne 
dar anno a quelle, tre all'intercolunnio di meot̂ o, e quattro e me^gp agli altri due in- 
tercolunn), doe due e un quarto per uno: fe  la fronte fara di fe i colonne, f i  partira in 
dieee otto; fe  di otto, in ventiquattro e me%%a; e Je di diece, in irent'unaj dando 
fempre di quefle parti, una alia grojfe^sia delle colonne, tre a l vano di met^xp, e due 
e un quano a dafcun degli altri vani. L ’ altexxa delle colonne f i  fara fecondo che fa 
ranno 0 Joniche, o Corintie,

Terminate le regole dei Temp) quadrangolari, e dopo d’ aver dimoftrato il 
modo fadje per la diftribuzione delle colonne del genere Eufiyhs, accenna gli 
altri generi d’ intercolunnj, cioe del Tycnofiylos, Syflylos, Diaftylot ed aireoftyhs; e 
dice d’ averne parlato a pieno nel I. Libro, dove ha trattato degl’ intercolun- 
n) ( i ) .  Continuando la defcrizione dei Temp) antichi, dice: Oltra il portico f i 
trova f  dntitewpio, e dappoi la  C elia. S i divide la largbe%x‘t in quattro parti, e per 
otto d i quelle f i  fa  la  lunghexpta del Tempio; e di quefle, cinque fi danno alia lunghe%y 
Xa della C elia, inchdendovi le mura, nelle quali fono le Torte; e le altre tre riman- 
gmo a lf  Antitempio;  i l  quale dai lati ha due a li d i mura continuate alle mura della 
C elia , nel fine delle quali f i  fanno due A nti, cioe due Tilaflri grofii quanto le colonne 
del portico: e perche puo ejfere che tra quelle ale vi fia  e poco e molto fipatfio;  fe  fa- 
<rd la  iarghexxa maggiore d i venti piedi, f i  dovranno porre tra i  detti Tilaftri due co- 
ionne, t piu ancora, fecondo ricbiedera i l hifogno, a l diritto delle colonne del portico, T 
ofiixio delle quali fara fiparare f  Antitempio dal portico; e quei tre, o piii vani che 
faranno tra i p ilaflri, f i  ferreranno con tavole, o parapetti di marmo; lafciandovi pero 
le  apriture, per le quali f i  pofia entrare nelt Antitempio: e fe  la larghexp^a fara mag
giore d i piedi quaranta, hifognera porre altre colonne dalla parte di dentro, a lt incontro 
di quelle, cbe faranno pofle tra i  p ilaflri; e f i  faranno delt altexxa delle efieriori, ma 
alquanto piu fo ttili; percbe t  acre aperto leveret della grofiexxa a quelle di fuori: ed i l  
rinchiufo non lafciera difcernere la fottigliexxtt di quelle di dentro; e cost pareranno e- 
guali: e bencbe i l  detto compartimento riefca appunto nei Tempj di quattro colonne;  non 
pero viene la medefima proportfione negli altri afpetti, e maniere;  percbe hifogna che $ 
muri della Celia' fcontrino con le colonne di fuori, e fieno a una fila ;  onde le Celle di 
quei Tempj faranno alquanto maggiori di quello cbe fi e detto, Cost ( egli dice ) com-

par-

( i )  La maniera Pycnoflyhs, in cui.gl’ intercolunnj fono d’ un diametro e mezzo, viene 
' dal noftco Autore alTegnata all’ordine Componto; la Syflylos di due diametri, aI,Cb- 

rintio: la Diafiylos, la quale e poco meno di tre diametri, al Dorico: e la Eufiy- 
lot, ch’e la pill perfetta, al Jonico. Veggafi ci6 che dice lo Scamozzi in propofito 
degl’ intercolunnj, Parte II. Libro VI. Capo 8, Fag. 23.
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fm irom  gli Antkhi i  loro Tompj, come c infegna Vitritvio; e velkro che f i  faceffero $ 
portki, fom  i  quali net cattivl tempi poteffero g li Uommi fcbifar i l  fo ie , la  pioggia, h  
grandine e la  neve} t  nei giorni [oknni tratteuerfi fiache venijje f  ora del facrif% io.

Sbrigatofi il Palladio di riportar la dottrina di Vitruvio intorno ai Tempj 
degli Antichi, dice, che noi abbiamo tralafciati i portici intorno ai noftri Tem
pj, e li fabbrichiamo a fimilitudine delle Bafiliche antiche, nelle quali li face- 
vano i portici nell’ interno, conofcendo che in quella forma riefcono piu como
di, perche ponghiamo 1’ Altar maggiore nel luogo del Tribunale; il Coro per li 
Religioli intorno ad elTo Altarej e il rimanente ferve pel Popolo. Soggiugne, 
che quefta comoda forma non li h piii mutata, e che nel compartiraento delle 
ale dei Temp) li dee avvertire a quanto ha detto nel Trattato delle Bafiliche, 
Libro III. Capo 19. e zo., cio  ̂ , che volendo fare le ale nell’ interno de’ 
Tempi, li divida la larghezza in cinque parti 5 tre fe ne dieno alia Navata, e 
due alle ale ( i ).

Dal poco, che ho riportato di quanto dice il nollro Autore, li pud facilmen- 
te comprendere quanto avanti egli fentilTe intorno al modo tenuto <Jagli Anti
chi nel fabbricare i  loro Tempj, e quanto fia llato oflfervatore dei precetti di 
Vitruvio. Il comodo poi, I’ ufo, e le cerimonie dovute alia nollra Religioiie, 
fecero che dovett’ egli allontanarli da quelle forme e da quegli efterni ornamen- 
ti che furono praticati ne’ Tempj de’ Romani. Confervd perd una grandiola ma- 
gnificenza nelle Facciate delle Chiefe da eflb inventate, e tanta eleganza, de- 
coro, e proporzione ne’ loro interni, che li pud dir con ragione, che fe le cir- 
coftanze de’ tempi non fi foflero oppofte, avrebb’ egli, fe non fuperati, almeno 
pareggiati i Tempj de’ Romani.

Una prova certa ne abbiamo nelle due magnifiche Chiefe di fuo difegno fab- 
bricate in Venezia, cioe in quella di S. Giorgio Maggiore, e in quclla del Re- 
dentorej oltre alle altre di Santa Lucia, delle Zitelle, e oltre alia Facciata del
la Chiefa di S. Francefco alle Vigne, il cui interno e di Jacopo Sanfovino, 
come a fuo luogo fi dira.

Merita anche olfervazione il belliflimo Tempietto eretto in Mafer, Villa del 
Trivigiano, genuino difegno del nollro Autore, del quale qui addietro abbiamo 
fatta menzione.

Oltre alle fopraddette Chiefe che fono edilicate, nel prefente Tomo fono in- 
cile quattro invenzioni da lui difegnate. per la Facciata di S. Petronio di Bolo
gna, nelle quali fi ammira I’ ingegno del nollro Autore nell’ aver faputo conci- 
liare il Gotico, e il Romano con molta decenza e maellria.

Per fupplire all’ impegno alTuntomi col Pubblico, doe di dar difegnate tutte 
le invenzioni del nollro. Architetto, non ho potuto difpenfarmi dal far incidere

le va

i l )  Dice il Palladio, che,, le Bafiliche debbonfi fare larghe non meno della terza parte, 
ne piii della meta della loro lunghezza, fe la natura del luogo non c’ impedira , ov- 
veto non ci sfbrzera a inutar mifura di compartimento..................I Portici che fo
lio dai lari, e nella parte ove e I’ entrata, fono larghi per la terza parte dello ipa- 
zio di mezzo; le loro colonne Ibno tanto lunghe quanto eifi fono larghi; e fi poD- 
no fare di che Ordine fi vuole “ . libro III. Capo ip.
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le varie idee di Cafe da lui pubblicate nel fuo fecondo Libro, per dimoftrare 
con efle i modi ch’ egli ha tenuti nel riquadrare gl’ interni, e nel porre a pro- 
fitto le piii difEcili, feoncie, piccole parti delle aree aflegnategli-

A  compimento di codefta mia Collezione, do incife tutte le fue invenzioni dei 
Ponti di legno e di pietra. Di que’ di legno, vediamo efeguito il Ponte di 
BalTano, che nel fuo genere e di grandiofa magnificenza, quantunque lia altera- 
ta in qualche parte la primiera fua ftruttura. Di quelli di pietra, ci lafcid il 
noftro Architetto una cosi magniEca invenzione di un Ponte, il qual doveafi 
fabbricare in' Venezia, che eccita, in chi la contempla, un vivo defiderio di 
vederla efeguita; tanto effa e foda, prnata ed elegante.

Dope il corfo di otto anni, per mezzo a varie non prevedute vieende, piii 
tardi veramente di quello che all’ affidua applicazione ( pofifo afferirlo con tutta 
verita) da me preflatavi, e al defiderio mio fi copveniva, fon giunto finalmen- 
te al fofpirato termine dell’ Opera che ho imprefo a pubblicare. La lunghezza 
del tempo avri forfe ftancata la folferenza de’ Signori Aflbcciati. Ma giovami 
fperare, che quelli almeno che conofeono per prova quanti oftacoli, e quante 
difficolta fogliano frapporfi e ritardare fimili imprefe che di molte avvertenze e 
di inolte mani abbifognano, m’ avtanno per ifeufato. Quanto poi alio ftile da 
me ufato nel dettare ed illullrare queft’ Opera, in cui ho cercato fempre la 
maggior efattezza e chiarezza poflibile piuttofto che I’ eleganza, i cortefi Lettori 
avranno la bonta di riconofeere nell’ Autore della medefima ufi uomo, che ma* 
neggi6 piii la fefta, e il regolo, e la matita, clre la penna.

D
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C H I E S A
D E L

R E D E N T O R E  I N  V E N E Z I A .

g  N  quefto Tempio magnifico , il quale per ogni riguardo pui 
gareggiare con gli antichi, il Palladio ci ha lafciato un efem- 
plare della piii regolata ed elegante Architettura. Egli e nell’ 
Ifola della Giudecca, e fu eretto a fpefe della Seteniifima- Re- 
pubblica di Venezia , che fece Voto d’ innalzare un Tempio 

al Redentore, per implorare il divino ajuto nel fiero Contagio dell’ anno 
,Fu ordinato al Palladio che quefto Tempio foffe d’ una femplice compofizione, 
^uale fi coBviene ad ma Chiefa divota% e il noftro ingegnofo Architetto appagd in- 
tieramente il defiderio di chi glielp aveva-ordinato, e<formd un edifizio, in cui 
I’ arte fuperd di gran lunga il pregio della materia.
Tavola 1 forma interna  ̂ a Croce Latina, fe cost vogliamo chiamar-

la , nel cui tronco fono da. ogni parte tre Cappelle sfondate che con- 
tengonO gli altari di forma elegante. La lunghezza del corpo principale, cioe 
il piede della Croce, c di due larghezze. La Crociera refta coperfa nel mezzo_ 
della gran Cupola, e'la tefta della Croce, che h femicircolare anch’ efla, con- 
tiene 1’ Altar maggiore. Le braccia della delta Crociera fono pure circolari, e 
decorate da Pilaftri Corint), e da Feneftre riccamente ornate. La Cupola e fo- 
Tavola 2 quattro grand! Archi, fopra de’ quali e innalzato un Attico,

da cui efla prende le molfe. La proporzione.di fiffatta Cupola, dal 
fuolo alia fommita, e di 2. larghezze della Tribuna, e quafi ~ .

Dietro alio sfondo, che forma la tefta della Croce, il quale c ornato con 
Colonne ifolate, vi e il Coro di umile .flruttura, conveniente ai Cappuccini 
che uf&ziano la delta Chiefa.

Un elegante ordine Corintio orna tutto I’ interno: le Colonne hanno to. dia- 
metri di altezza, e !■  Sopraornati fono la quinta parte delle Colonne. Gli Ar
chi delle Cappelle fono foftenuti da Pilaftri Corint) di un Ordine minore, i 
quali portano una Comice architravata che forma impofta, e ftendefi tutto all’ 
intorno del Tempio. Il pieno, che refta fra I’ una e I’ altra Cappella, e qua
fi quanto il Tnoto delle Cappelle medefime. Negl’ Intercolunnj, che fono di un 
diametro e mezzo, trovanfi Nicchie eon ftatue, e sfondi per baflirilevi.
Tavola 2 ^  proporzione degli Archi h di due larghezze un poco crefcenti ,

ed hanno di peducdo, o fia diritto pncie i i . ,  cioe poco piii dell’ Ag-
getto
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getto della loro Impofta. E’ quefta una pratica, che gli Architetti debbono in 
fimili call prefcriverfi per regola.

Efaminando le proporzioni che paflano. fra la lunghezza, larghezza, ed altez- 
za del Tenipjo, fi trova che la lunghezza con la larghezza ha la proporzione 
dell’ uno al due. L ’ altezza perd non e certamente combinata con le due ante, 
eedenti dimenfionij imperciocche ella non d regolata con nelTuna delle tre me- 
die infegnate e praticate dal noftro Architetto. In fatti la lunghezza e piedi 90. 
la larghezza h intorno a piedi 45., e I’ altezza piedi 57. oncie 7. Se fofle innal- 
zata con la media proporzionale Armonica, che fra le tre medie d la piii bai- 
fa, I’ altezza farebbe piedi 60. ;• ma clTa d cfeguita di piedi 57. oncie 7 ., cioe piii 
bafla piedi 2. oncie $• Ci6 peraltro pu6 eflere accaduto per arbitrio degli efe- 
cutori, e forfe per isbaglio degli operaj. II Palladio accudi, d veto, all’ erezio- 
ne di quefto Tempios ma cefsd di vivere prima che fofle compito ( i ) .

L ’ altezza degli Archi delle Cappelle d di 2. larghezze, e quafi . Le Nic- 
chie del primo ordine hanno una diverla proporzione, c fono alte 2. larghez
ze e f  / quelle fuperiori fono 2. larghezze e 3 .  G li Archi maggiori, ciod 
quelli della Crociera, fono alti z. larghezze e f  ( 2 ) .

Dalla combinazione di quefte diverfe proporzioni rifulta un tutto meraviglio- 
fo, mercd di cui moltiflimi Intendenti giudicarono il Tempio, di cui parliamo, 
il piu hello ed elegante che fia flato eretto dopo gli antichi.

Alla interna veniifta corrifponde mirabilmente il vago e maeftofo Profpetto. 
Tawh 4. piano d rilevato dal fuolo con uno Stereobate, la di cui altez-

^  za contiene la grandiofa Scala, larga quanto d il corpo principale del
la Chiefa. Sopra dello Stereobate ripofa un ordine Compofito con due foie Co- 
lonne nel mezzo, e due Pilaftri fu gli angoli. Le Colonne fono alte 10. dia- 
metri e f  j  la loro Trabeazione e minore della quinta parte delle medefime. I 
Capitelli fono alti un diametro e modo ordinariamente non praticato dal Pal
ladio. Le due ale della Facciata fono ornate da un ordine Corintio a Pilaftri, 
il quale regna quanto efla d lunga. La Porta e fregiata collo fteflb ordine, e 
con due Colonne di mezzo rilevo, le Baft delle quali fono alio fteflb livello di 
quelle dell’ ordine principale. Proviene tal’ uguaglianza di livello dall’ aver con- 
vertiti I’ Autore i membri maggiori in Dadi, I’ uno all’ altro foprappofti; e cosi 
ha potuto fupplire all’ altezza dei Plinti, e dei Tori delle Bali dell’ ordine 
Compofito.

Del

( i )  Se quefta Chiela non fofle rlccamente ornata al di dentro e al di fuori co’ piii gen- 
tili ordini di Architettura, fi potrebbe giudicare che il Palladio avefle tenuta I’ al- 
tezza deprefla ed umile, per confbrmarja all’iftituto de’Cappuccini che la uffiziano. 
Ne puo certamente negarfi ch’ efla non rietca bafla e deprefla, e che la Volta, che 
la copre, non fia regolata con una' difgraziata curva.

(a )  La proporzione dell’ aitezza colla larghezza delle Nicchie del primo ordine  ̂di 5. a !• 
cioe di (ettima minore; quelle del lecondo di 5, a iz ., di terza minore fbpra I'ot. 
tava. Gli Archi delle Cappelle ftanno come il 5. al 6., cioe di terza minore. Tut* 
to pero per approlfimazione, non avendo io calcolato le piccole differenze, che non 
credo oflervabili, tratrandofi di Fabbfiche, nelle quali le minute alterazioni rappor- 
to al tutto sfoggono agli occbi de’piti Icrupolofi olTervatori.
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Del medefimo brdine Corintio a Pilaftri Ibno omati i due fianchi del Tem- 

pio. Quefti Pilaftri, e quefte Colonne hanno d’ altezza piu di l a  diametri, 
e la Trabeazione loro c il quinto della Colonna. OlTervifi che nella Trabeazio- 
ne I’ Autore (i 6 allontanato da’ fuoi precetti, accrefcendo un poco il Fregio, 
diminuendo la Cornice, e convertendola poi, a fine di minorare il loro Agget- 
to; e cid colla mira, che dovendo efla continuare fra gl’ intercolunnj dell’ ordi- 
ne principale, non produceffe un rincrefcevole eftetto.

La Porta, ch’ d arcuata, e alta’ poco piu di 2, larghezze. I due Tabemaco- 
K fono alti 2. larghezze e f  • Il corpo principale della Facciata i  largo pie- 
di SS‘ oncie 3., ed d alto 66., propbrzione di terza minore. Ognuna delle due 
Ale ha una media Aritmetica, fra la quarta e la quinta parte della larghezza 
della Facciata.

Le muraglie, le Volte che coprono il Tempio, le Cappelle, e la Cupola al 
didentro, tutto d di pietra cotta, e le foglie de’ Capitelli fono della medefima 
materia. Le Baft, le Impofte, le Trabeazioni, gli Abachi de’ Capitelli, le 
Fineftre, le Porte, e I’ intera Facciata fono di pietra d’ lftria. L ’ efecuzione di 
queft’ opera d veramente un modello della piii accurata diligenza. Ecco quan
to iniluifce fulla fedele e ben efeguita efecuzione degli Edifizj V occhio dell’ In- 
ventore ( 1 ) .

Da quefta maeftofa Fabbrica ft comprende di quante cogtuzioni, e di qiial 
genio folle fornito il noftro Palladio nelle invenzioni de’ Tempj. Lo fanno co- 
nofcere la comoda e bella diftribuzione interna, la femplice forma, Pcleganza, 
e I’ armonica combinazione delle parti col tutto, la grandiofitd della Facciata, 
la ricchezza, e la non interrotta continuazione degU Qrdini che la decorano. 
Comparifce poi in tutto il compleflb una foda robuftezza, che tende alia per- 
petuita, Effa rifulta dalla ben calcolata grolTezza dei muri., e dal forte fbftegno 
contiappofto alia fpinta della Volta con mafficci contrafiforti, o fiano fperoni, 
che rendono quafi impoflibile lo sfiancamento. Quefti fperoni ripofano fopra i 
muri, che dividono 1’ una dall’ altra le Cappelle, c fanno V opera ficura. I co- 
perti delle dette Cappelle, cio^ quelle porzioni che fono alia medefima linea 
della Facciata, fono ornati colla Cornice deU’ ordine Corintio, e figurano un 
mezzo Frontone, che va a conficcarfi parte ne’ Capitelli dell’ ordine Compofito, 
ie parte nel fuo Architrave ( 2 ) .  Gid diede motivo di critica a qualche fcru- 
polofo cenfore, che poi non feppe fuggerire un ingegnofo ripiego, per nafcon- 
dere la cattiva comparfq dei coperti delle Cappelle, fenza introdurre odiofe fu- 
perfluita nella Facciata.

I  fianchi del Tempio fono omati a Pilaftri gemellati, d’ ordine Corintio, co
me vedefi nella Pianta. La loro Trabeazione refta in parte (cio^ nell’ Archi-

E  tra-

( 1 )  „  I] Palladio affifll a queft’opera con iftudio ed aftetto particolare; e fu coa tale - 
fbllecitudine efeguita, die prima di morire la vide quaft a tetto TemniQf, Vita 
del Palladio, Parte IL pag. 370. '

( a )  Il Palladio piefe fefempio di quefti mezzl Fronton! dal Tempio della Pace, da 
lui pubblicato nel fuo Libro IV. Capo 6.
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trave e nel Fregio > interrotta dalle Fineftre, chc danno lume alle Gappellej la 
Cornice poi c continuata, ed c rifalita fopra i Pilaftri, al diritto de’ quali 
innaUano fopra d’ ognuno gli accennati fperoni, che corrifpondono alle Colon- 
ne interne#

Quefto ammirabile Tempio diftinto nella magnificenza, elegantiffimo nelU 
flruttura procacdd aU’ Architetto M nltl elogi, e un accrefcimento umvetfa- 
le di Mmn,

T/S^OLA I, Tiant», 

T ^ O L A  II,

TAf'OLA HI, Aim  Spaceatp. 

TAFOLA IF , Trofpettp,

( A. Bafe dell'ordine Gompofito efternoi 
( B. Trabeazione dello fteflb ordine.
( C . Cornice dell’ Attico.
( 'D. Impofta degli Archi intern!.

( E . Cornice che corona la Cupola;
< F. Impofta deir Arco della Porta eflerna t

G . G . Bafe e Cimafa del Piediftallo ellerno;

(* )  Hcrizione pofta fopra la Porta della Facdata:

C H R ISTO . RED EM PTO RI 

C IV IT A T E . G R A V I. P E ST IL E N T IA . LIBERATA  
SE N A T V S. E X . VO TO  

P R ID . N O N . S E P T . A N . M D LXXV L

Vedi U Sanfovmo, Fe«e\ut ec. Lib. VI; nella Giunta, pag. 255.

GHIE-
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C H I E S A
D I

S. G IO R G IO  M A G G IO R E
I N  V E N E Z I A

E R E T T A  D A I  M O N A C I  B E N E D E T T I N I .

IL  Tcmpio, di cui prefento i difegni, poffeduto dai- Monad Benedettini, fu 
il primo che per la Capitale dello Stato Veneto invent6 il Palladio. Eretto 

in un’ ifola, guarda col fuo Profpetto il Canal grande, e fi vede dalla Piazza 
di S. Marco. La fua forma, come dice I’ inventore, h a Croce ( i ) .  La lar- 
Tavola j  ghezza interna e divifa in tre Navate; la maggiore c larga piedi 34.

oncie 8., e le due lateral! la meta di quella di mezzo. Le braccia 
della Croce fono femicircolari; e nel mezzo fra Tuna e I’ altra vi e la Tribu- 
na coperta da una Cupola compofta di pietra cotta al didentro, e al difuoti di 
legname coperto di piombo. Oltre le due Cappelle maggiori formate dalle brac
cia circolari della Crociera, trovanfene altre quattro in ognuno dei due lad del 
Tempio. Rilevato dal fuolo della Tribuna tre gradini fi trova il Santuario, 
Tavola 6  quale vi e il Coro, troppo minutamente ornato di Nicchie,

’ di Statue, Fineftre, Colonne, e Frontefpizj (2 ) ,  Un ordine Compo- 
fito a Colonne e Pilaftri, polio fopra Piediftalli aid la quSrta parte delle Co
lonne, regna tutto all’ intorno della Chiefa. L ’ altezza di quelle Colonne h 10. 
diametri e e la Trabeazione corrilponde alia quinta parte. Gli Archi delle 
Navate hanno la proporzione di 2. larghezze e 7 crefcenti, ed i loro Archi- 
volti fono follenuti da Pilaftri Corintj, la Trabeazione de’ quali forma Lnpolla. 
Si nod che I’ Architetto ebbe rawertenza di fcemare I’ Aggetto della Cornice, 
per non coprire di troppo con effa quella porzione delle mezze Colonne, che 
rifale dalle muraglie.
Tavola 7  Volta di mezzo cerchio collrutta di mattoni e coperchiata

la Chiefa. La fua altezza dal fuolo lino alia fommita della Volta e 
intorno a piedi 61. V i faranno indubitabilmente giulle proporzioni fra la lun- 
ghezza, la larghezza, ed altezza; ma non ho potuto rinvenirle. Solamente co- 
nobbi che la Navata principale  ̂ luhga lino alia Tribuna quali 2. larghezze (3).

Il

( i )  Palladio Lib. iv. Cap. 2.
(2 )  Il Coro certamente non e ftato fabbrlcato al tempo del Palladio.
(3 )  Polio che fi voglia lillare la ibpraccennata- dimenlione della Navata maggiore lino 

alia Tribuna, e rintracciarne I’ altezza, dico che le la Volta folTe alzata iecondo la 
media proporzionale Aritmetica, che fra le tre medie e la pin alta, oppure con la 
media contr Armonica, nel primo modo larebbe alta intorno a piedi 31., nel tecon- 
do modo piedi 3d., e incirca E  troviamo all’ incontro eleguita quali 6 1. piedi. 
In altro modo non faprei come determinate la lunghezza di quella Navata,. per rin- 
tracciare di quali proporzioni liali lervito il Palladio per darle un’ altezza corrifponden- 
te alia larghezza, e lunghezza. Sembrami di vedere neU’altezza raddoppiata la larghezza.
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Taw/a 8 maeftofo Profpetto e decorato da un ordine Compofito co’ Piedi- 

ftalli foftenuti da un Zocco alto piedi 3., neH’ alterza del quale fono 
contenuti fette gradini che giungono fino al piano del Tempio. Quattro fono 
le Colonne che fregiano il corpo princ. iale di quefta Facciata co’ loro fopraor- 
nati, oltre i quali trovafi un gran Frontone con Acroterj e Statue. II Piedi. 
ftallo i  alto quafi un terzo delle Colonne; ed effe fono poco meno di 10. dia- 
metri. La Trabeazione corrifponde alia loro quinta parte. Di un ordine mi. 
nore, a Pilaftri, fono ornate le due ale, la Trabeazione dei quali, che ha la 
Cornice.tnodiglionata, fi ell?nde quanto h larga la Facciata ( i ) .  Sopra le pre. 
dette due ale fono innalzati due mezzi Frontoni, che vanno a conficcarfi nelle 
Colonne dell’ ordine ptincipale, e coprono i coperti delle due Navate minori. 
I Pilaftri di queft’ ordine minore hanno 10. diametri di altezza. La loro Tra. 
beazione e la quinta parte. La proporzione d'ognuna delle ale col corpo prin. 
cipale, pare, che fi accofti a una feconda inaggiorej e fra I’ altezza e la larghez- 
za di eflb corpo, comprefo lo Zoccolo e il Frontone, vi h una fefta minore. 
La Porta, ch’ e arcuata, non e aperta che lino all’ Impofta; I’ Arco i  chiufo, 
ma un .poco sfondato. I due Tabernacoli, che contengono le Urne con le ce- 
neri e i bufti di due illuftri Senatori, fi pud fofpettare che vi fieno flatj ag- 
giunti da altro Architetto: i  Piediftalli che li foftengono fono della medefima 
altezza di quelli dell’ ordine principale, e riefcono pefanti. M i fi permetta di 
dire, che parmi di veder frammifchiati alia magnificenza e grandiofita interna 
ed efterna di quefto fuperbo Tempio alcuni modi poco coerenti al purgatB gu. 
fto del noflro Architetto. In difefa del mio non irragionevole folpetto riporte- 
r6 cid che fcrive il Sanfovino parlando di quefta Chiefa. Tarvt at Governaton 
dei Mottaei d i rifar la Chiefa fu  Ja  forma d i »» Model/o fatto altre volte-, e avendo- 
ne data la  eura a d  Andrea Talladio Arcbhetto d i molto name, fu ridotta in fochi annt 
a l fito fine ( i ) .  h a  Facciata, lappiamo di cerW, ch’ c ftata coftrutta dopo la di 
lui morte; ce lo dice I’ accurato Signor Temanza nella vita del Palladio co’ fe- 
guenti precili termini: Dunque nelTanno l$79. era eompiuto tinterna della Chiefa, 
l^efiava fero a murarfi il  Coro, e reflava anche da erigerfi la Facciata fu l Campo, 
Effende pot morto i l  Talladio nett anno feguente, quefl opere fiarono compiute con t  ajji- 
flen^a tf altro Maeflro. Cuflodivafi intatto i l  d i lui Modello ( di cui negli amti pafidti 
c'era ancor qualcbe avamtp) che fervi poi d i norma a chi in appreffo fu  defUnato t 
foprantendervi,  L a  prim a, che f i  terminate dopo la morte del noflro Architetto, fit il 
Coro. L a  Facciata f i  r i^ o  pot fufprincipio del fujjeguente- fecolo xv i l .  D a certa car
ta da me veduta nelt Arcbivio d i quefti fpettahiliffmi M onad, . . . .  cbe a me fembra dt 
mano dello Scamom^, f i  pui dedurre cbe to Scam at^ medefimo v ' abbia pofla qual- 
cbe ajfiftenŝ a ( 3 ).

Col

( i )  Un dotto viaggiatore dice che .queft’ ordine contrafta troppo con 1’ ordine prince 
pale.

f a )  Venezia Citta nobiliflima e lingolare, delcritca in xiv. Libri da M. Ffancelco San* 
fcyino Lib. V. pag. 81. Venezia 1580.

(3 ) Vite dei piii celebri Architetti ec. ec. Parte feconda p g . 37^.
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Coi document! poc’ anzi efpofti farebbet forfe irragionevole il fofpcttare che 

da alcuno dei Prefidenti alia Fabbrica fofle ftato coftretto il Palladio ad aflbg- 
 ̂gettafe il proprio genio a qualche gia propofto Modello, e ch’ egli altro non 
avefle fatto che abbellire con quelle grazie, che gli erano natural!, I’ inven- 
zione altrui?

Se altri Architetti adunque hanno in parte diretta quefta Fabbrica, e cola 
improbabile il credere che abbiano voluto inferamente fottometterfi a tutto cid 
ch’ era ftato difpofto dall’ Autore? Se non gli altri, lo Scamozzi certamente a- 
vra voluto introdurvi del proprio, perftiafo, com’ egli era, di faperoe piu 
del Palladio.

Prudent! feguaci della Scuola Palladiana, fe in quefto gran Tempio non ri- 
trovate in ogni parte il Maeftro, compiangete il deftina c de’ Maeftri, e di 
quelli che cercano di feguir le loro tracce, i  quali fovente ft trovano coljretti, 
o per troppa diftanza dai luoghi, p per morte, ad abbandonare I’ bfecuzione 
delle loro invenzioni alle cure altrui ( i ).

La grandezza perd, la magnificenza, e la nobiltA che regna nel tutto infie- 
me, qualifica quefto Tempio per una delle piii fuperbe Fabbriche di Venezia. 
La ricchezza degli ornament!, le Colonne, le Trabeazioni, i Pilaftti, le Sta
tue che lo nobilitano, coftituifcono un Edifizio degno degli elogi dei giudi- 
ziofi Intendenti.

TAyOLA V. Piattta.

TAyOLA VI. Staccato.

( A. Bafe delle Colonne che ornano la Porta in- 
( ternamente.
( B. Trabeazione dell’ ordine minore interno che 

Serve d’ Impofta agli Archi.

{ C . C. Bafe e Cimafa del Piediftallo dell’ ordi- 
TAVOLA VII, Altro Spaccato. {[ ne Compofito.

{ D. Cornice efterna che corona la Cupola.

TAVOLA VIII. Trofpetto,
TEM-

( i )  S. Pietro in Roma non moftra Ibrlê manileftamente il carattere dei varj Architetti 
che in diverfi tempi occuparonli ad erigerlo e perfezionarlo ? Fabbricafi prefentcmen- 
te una Chiefa di mole non ordinaria, da me inventata in tutto, fiiorcĥ  nelle fon- 
damenta. A quelle ho dovuto per legge uniformarmi, ordinando le mie idee a 
norma di cib ch’efifteva. £  come puoffi in tal guila dillribuire, e combinare con 
armonico legame le parti componenti il tutto? lo mi lulingo, cio noiiollante, d’una 
fufficiente riufcita: non ifpero perb di vedetia, pria di morire, terminata, per I’ ine- 
vitabil ritardo prodotto da un dilpendio grandiffimo. Effa verA cenfurataj ne trove- 
ralli alcuno dopo la raia morte che dica: L’ Architetto i  ftato obbligato a conte- 
nerli dentro a certi limit! prelcrittigli da infuperabili obbietti.
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T E M P I O
F A B B R I C A T O  I N  M A S E R ,  V I L L A  D E L  T R I V I G I A N O ,

D I S E G N A T O  D A L  P A L L A D I O
P E 2? S U A  E C C E L L .  I L  S I G .  T n O C U l ( A T O T i

MARC ANTONIO BARBARO.

IL  belliffimo Tempietto, che do in tre Tavole difegnato, appartiene prefente- 
mente alia Nob. Donna Maria Bafadonna Manip.

Egli  ̂ fabbricato in Mafeir di fronte ad una lunghilfima e bella flrada, alia 
cui larghezza corrilponde quella dell’ edifizio:  ̂ pofto nel mezzo d’ una piazzet- 
Tavola 9 ^3, da cui fi pud contemplare comodamente la vaga fua forma: ^ ' 

di figura intieramente circolare, ed ha un Diametro di piedi 3J. II 
Palladio ha fcelto la forma, che ha propofta nel Libro IV. Capo 2. deHa fua 
Architettura, come la piii capace, e la piii perfetta.

La facciata e compofta d’ una Loggia ornata d’ un ordine Corin- 
tio, le cui Colonne hanno 2. piedi di diametro, e fono alte 9. 

diametri e f- ( i ) • Quattro fono le Colonne rotonde 5 e fu gli angoli v’ ha un 
Pilaftro quadro ( 2 ) .

In cinque Intercolunnj e divifo il detto Profpetto: i minor! Ibno un’ oncia e 
mezza crefcenti d’ un diametro e mezzo; e il maggiore e un diametro e tre 
quarti ( 3 ) .  Con un magnifico Frontefpizio viene terminata quefta Facciata, la

Tavo/a 10.

cut

( l yPub il Palladio aver innalzate le Colonne un quarto di diametro di piu di quanto 
iniegna ne’ fuoi precetti, per dare ad etTe piii fveltezza in quefto genere di Colonnato 
Pycnojlylos, che dee avere, lecondo Vitruvio, gl’ intercolunnj d’ un diametro e mezzo.

(2 )  1 Pilaftri pofti fu gli angoli fanno il buono effetto, che gli Architravi ripofano me- 
• glio che fopra le Colonne tonde, dove I’ angolo dell’ Architrave viene indifpenfabil- 

mente a cadere fuori del vivo delle Colonne.
( j )  Non vi e la proporzione necelTaria fra 1’ intercolunnio di mezzo e i lateral!; e da 

cio oe fegue, die nel mezzo dell’ intercolunnio maggiore vi e un campo, e nel mez
zo del Frontone un modiglione. Dunque i modiglioni del Frontone non cadono a 
piombo di quelli della Cornice diritta di lotto. Quella e una pratica infelice, che 
viene fcrupolofamente fuggita dagli Architetti di buon lenno. E come dunque pub 
efler corfo in errore si groflblano ravvedutillimo Palladio? lo pec me credo che cib 
fia nato per colpa degli efecutori infedeli: ecco il perche. Se gl’ intercolunnj minor! 
folTero di un lolo diametro e mezzo, 11 avrebbe rifparmiaro in quattro di elli 6, on- 
cie, che farebbero Hate impiegate nell’ intercolunnio maggiore, al quale aggiungen- 
do 10. oncie di maggior larghezza, li avrebbe avuto lo Ipazio da porvi 'un campo, 
ed un modiglione nel mezzo, corriljxindente a quello del Frontone; e cosl tutti i 
modiglioni farebbero all’appiombo. Oltre di che gl’ intercolunnj farebbero riulciti fra 
loro di una proporzione armonica quafi perfettamente di 3. e 5., che equivale > 
una lefta maggiore.
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cui altezza e uguale alia largliezza computandovi 1’ imbafamento: la fua pro- 
porzione fopra di eflb e dal 6. al 7., doe una feconda fuperflua. L ’ imbafamen
to ha quella proporzione con la Colonna, che vi e dall'i. al 4., la quale c 
una doppia ottava. Notifi che i Capitelli CorintJ fono a foglie d’ olivo, e che 
dai fiori de’ loro Abachi pendono, fra I’ uno e I’ altro Capitello, dei feftonl di 
fiori e frutti graziofamente intagliati ( i ) .

Per un’ ampia Scala fi afcende nella Loggia fporgente, che ha due arcate ne’ 
fianchi, ed, una Porta maeftofamen'te ornata nel mezzo, e riftretta al difopra 

‘ all’ antica, per cui fi entra nel ,Tempio. Quefta Loggia e poco piu lunga 
di p del diametro del Tempio. II Palladio ne’ fuoi precetti dice, nel Lib. IV. 
Cap. J .  Ma fe at Temp) rkonS f i  porra i l  ’Portico [oh nella fronts, egll f i  fara 
Imgo quanto la larghe%x^ della C elia, 0 la ottava parte mtno: f i  potr'a fare anco piu 
eorto; ma non pero che giami^ai fia mem lungo di della larghe^ga del Tempio,

II Portico del Pantqpn in Roma h lungo -  del,diametro della Celia; e il 
Palladio ad imitazlone di quello formd il Portico del fuo piccolo, ma elegante 
Panteon, della medefima proporzione. Fra la lunghezza di detto Portico e la 
fua larghezza vi e la relazione del 2. al e la medefima proporzione fi trova 
nel Portico del Panteon, con la differenza perd, che in quefto fi comprendono 
le Colonne che forio ne’ fianchi del Portico, e in’ quello del Palladio, che e 
chiufo da muraglie, fi calcola il folo vuoto.

La circonferenza interna di elfo Tempio h divifa in otto fpazj' 
eguali da otto Colonne Corintie, Ibpra la TraBeazione delle quali 

cammina tutto all’ intorno un Poggiuolo, a cui afcendefi per due piccolilTime 
Scale a Lumaca, che hanno i loro ingreCff nella Loggia efterna.

Quattro degli accennati fpaz} fono arcuati 5 uno di quefli e aperto, per dar 
ingreffo al Tempio; tre fono sfondati, e contengono degli Altari di femplice 
compofizione. Negli altri quattro vi fono dei Tabernacoli di elegante flruttu- 
ra. Un ordine Corintio con Pilaftri ftriati gira tutto all’ intorno del Tempio; 
fopra di effi vi e una Cornice Architravata che forma omamento agli Altari ed 
ai Tabernacoli, e ferve anche d’ impofta agli Archi. . -

Efaminando le proporzioni interne’di elfo Tempio, trovo fhe la fua altezza, 
per approlfimazione, ha quel rapporto col diametro, che vi e fra il 4, e il J . ,  
cioe una terza maggiore: e fra quefta altezza e 1’ ordine Corintio vi fcorgo la 
proporzione cte fi trova fra il j- e il 9-, che  ̂ una fettima minore: la pro
porzione fra la larghezza e 1’ altezza degli Archi e di una fefta maggiore (2).

Il dia-

Tavola I I .

( 1 ) Non fo fc le Opere degli Antlchi Ibmminiftrino elem'pj di fefioni: pendenti da Ca
pitelli di Colonne ifolate. Pure tal novitil non increfce che a pochi, a’ quali fembra 
di vedere una viziofa confiifione nata dalla vicinanza de’Capitelli COrint). E quelli 
fono i fedeli amatori dell’ aurea femplicita, che forma in gran parte la vera bellez- 
za nelle Opere di Architettura.

(2) Non e da meravigliarfi, fe quelle' dimenlloni non Ibno tanto efatte, per poter rifcon- 
trare con precifione le accennate proporzioni: imperciocchd in primo luOgo la preci- 
llone dei rapporti degli oggetti non d tanto fen'fibile alia villa, quanto all’ orecchia 
quella dei fuoni. In fecondo luogo li pu6 anche ragionerolmente fupporre che le al

tera-
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II diametro delle Gslonne' e dj oneie 24, -  J la loro altezza e 9. diametri e 

quafi ■ 5̂ la Trabeazione la quinta parte, ed 6 divifa fecondo il metodo dell’ 
Autore, colla fola differenza che 1’ Architrave e crefcente d’ un’ oncia. *I Taber- 
nacoli, che contengono delle Statue, fono alti Zi larghezze e j-j e Ornati con 
Frontefpizj, fopra de’ quali vi fono delle Statuette.

Sopra la Trabeazione dell’ ordine prjncipale vi  ̂ un Poggiuolo con balauAri 
foftenuto dalla Cornice, il quale gira tutto all’ intorno del Tempio ( i ) .
'T .a  bella forma di quefta Fahbrica, ed il gufto che vi regna, la rendono, a 

fronte della fua piccolezz^, una delle ,piti eleganti produzioni del noftro Archi-' 
tetto. GU ornamenti di Colonne, di Nicchie, di Feftoni, di Tabernacoli, di 
Cornici intagliate ( i ) ,  che legano, e formano quell’ unita tanto neceffaria, le 
danno. fommo pregio agli occhi di chi gufta il bello ( 3 ) ,  e la fanno ammirare 
come un modello di vera eleganza.

T/Ŝ OLA lx. Tiatita,

T A F O L A  X. 'Profpetto.
( A. Cornice dell’ Attico;
( B. B. Ornamenti della Porta principale; 
< C . Stipiti delle due Porte minor!.

T A V O LA  X I. Spaccatq, ( D. Cornice architravata, che forma ornamento agli 
Altari ed ai Tabernacoli,. e ferve anche d’ lm- 
pofta agli Archi.

CHIE-

terazioni, che fi trovano, fieflo proveniitjf dalla poca efattezza de’Muratori. Oflervifi 
che la lunghezza del diametro della Celia e piedi 34. oncie i i . ,  e I’ altezza di elTa 
Celia piedi 44, oncie 3. S’ ella fbfle di piedi 4$. e il diametro di 3d,, vi farebbe il 
giufto rapporto del 4. al 5. Le piccole diSerenze in quelli cafi non Ibno, a giudi- 
zio degl’ intendenti, olTervabili: come a mio giudizio non merita olTervazione il di-

• fctto di precifione fra i numeri 44. oncie 3., e zj, coftituenti I’altezza del Tern- 
plo, e quella dell’ ordine Gorintio interne. Per formare il giufto rapporto, il nume- 
ro maggiore dovrebb’effere piedi 45., e il minore 25. L’ alterazione di poche on- 
cie non gualifica imperfetta quefta praticata infenfibile variazione.

( 1 )  La inutilita di quel Pog^uolo mi fa. credere ch’egli non fia d’ invenzione del Palla
dio; e maggiormente mi cortferma nel mio parere il cattivp effetto che produce il 
di lui fporto, il quale nafeonde, mirando dal baftb, piii di 2. piedi della curva che 
ha il Fornice del Tempio.

(2 ) Oflervafi che, a riferva delle Bafi delle Colonne, tytto il Tempio d di pietra cot
ta, e di ftucco; e & in quefta Fabbrica non vi e ii pregio della materia, liipplilce 
al difettp i’ induilria, la grazia, e 1’ eleganza.

(3 )  Le due mHraglie,.che contengono la fcala di fronte al Tempio, e che pareggiano 
con la loro altezza I’ imbafamento, Ibftengono due eccellenti Statue rhpprefentanti la 
Fede e la Religione, opere lingolari di Orazio Marinali.
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C H I E S A
D E L L  E

Z I T E L L E  I N  V E N E Z I A .

N Ell’ Ifola della Giudecca, vicino alia Chiefa del Redentore, fi trova un 
Tempietto, it difegno del quale comunemente fi attribuifce al Palladio . 

Tavoh 12  “ rpo principale h d’ un quadro perfettx), fcantonato fu i  quattro 
angoli, ad oggetto che la Cupola di mattoni, di cui e coperto, 

mead (dice il Sig. Temanza) pofajfe in fa/fo‘, e quindi prefenta la forma di 
un Tempio 'di otto lati.

II fuo ornamento interno e a Pilaftri d’ ordine Corintio, che ripofano fqpra 
un continuato Piediflallo, 1’ altezza del quale, e maggiore della quarta parte de’ 
Pilaflri; la Trabeazione corrii]x)nde alia quinta parte.

OlTervifi, che le Cornici interne ed efterne di quefta Chiefa, benefit fieno 
Coriiftie, hanno i Modiglioni a due fafeie, quelli cioc ufati dal Palladio, e da 
altri Architetti nell’ ordine RomanO, o fia Compofito ( i ) .

Due Archi fino all’ lmpofta poc<» sfondati, pofti ne’ due lati della Chiefa, 
Tavo/a 1 3 contengono gli Altari} la porzione che fpvrafta aU’ Impofta e aper- 

* ta, e forma due comode e graudi fineftre, che danno comunicazio- 
ne fra il Coro delle Zitelle, e la Chiefa. Un altrq Arco aperto fino a terra 
da ingrellb ad una mediocre Cappella', dentro la quale i  pofto 1’ Altar maggio
re, che cortifponde alia Porta d’ ingreflb. L ’ altezza-di codefti Archi e di una 
larghezza e f .  ,
Tavola 14 ordini Corintj con Pilaftri foprappoftl I’ uno all’ altro e

decorata la.Facciata. Due di elTi Pilaftri pofti vicini a ciafcun 
angolo di efla lafeiano uno fpazio nel mezzo molto rilafeiato, i f  quale viene 
occupato dalla Porta, ornata anch’ elfa da Pilaftri Coriiitj, e Frontone. Non fo 
fe per riempimento , o perche fieno ftate credute necelfarie per illuminare la 
Chiefa, accanto alia Porta fono aperte due Fineftre, 1’ altezza delle quali ec- 
cede tutte le regole di proporzione ;  e fono troppo addoffate agli ornamen- 
ti della Porta. Il fecondo ordine'Corintio foprappofto al primo h tanto mino- 
rato nell’ altezza, che non ne abbiamo efempio nelle Fabbriche de’ buoni Ar
chitetti antichi; ne il Palladio co’ fuoi precetti, e molto meno colie Fabbriche 
efeguite lo infegna ( z ).

G  Frap-

( I ) Il Palladio trovo efemplificati nel! Ordine Corintio 1 Modiglioni a due fafeie, da 
lui chiamaii Modiglioni riquadrati, e gia praiicaii nel Tempio di Giovefe in quel- 
lo di Marte. Lib. IV. Cap. i2. e i j .

(z ) Le Colonne del fecondo Ordine fono minor! la terza parte di quelle del primo, e 
percib rlefcono mefehine . Vitruvio vuole che C minorino gli Ordini fuperiori la 
quarta parte degl’ inferior!. Il Palladio, riportando la ftelTa dottrina, e del mede-

fimo
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Frappofla a'fopraddetti quattro Pilaftri del fecondo ordine vi e una grandifli. 

ma Fineftra arcuata, la cui larghezza occupa la meta di quella della Facciata.
Vien terminato quefto Profpetto da un Frontone, che porta un Acroterio 

nel mezzos fu i lati vi fono due Campanili ehe fiancheggiano la Cupola, la 
quale e toperta di piombo.

Soggiacque anche quefto Tempietto al comun deftino di tutte le Fabbriche 
erette fotto la direzione fucceffiva di varj Architetti.

Dice il Sig. Tcmanza nella vita del Palladio, pag. 372. Quefla fu temhata flu' 
po la  morte del noflro Arch item  j Jiecome fem e h  Stringa ( l ) ,  da un tal 
di cui' forfe e T Altare maggiere, che pi^xica qualche pace d f  gufio (orrotto del fe~ 
coh W lh

C od quefto doeumento non fembreri ftrano, fe in quefta Fabbrica fi trovano 
parti, che non fono conform! al purgato gufto del noftro Autore, e fe il tutto 
infieme non corri^onde a quella fublime eleganza, di cui vanno coftantemente 
accompagnate le di lui Opere.

T A F O L A  X II. Tianta .

T A F O L A  X m . Spaccato. ( A . A. Bafe, e Cimafa della Porta efterna. 
( B. Sopraornati dpHa medefima Porta.

( C . Impqfta . della detta Porta arcuata .
TAFOLA X JF. Trefpetto. ( D. Tfabeazione dell’ ordine Corintio fuperiore.

( E. Impofta degli Archi delle Cappelle interne.

CHIE-

limo parere; ma nelle Fabbriche da lui immaginate non fegul liftktta regola, pi- 
rendogli fotfe che le Colonne degli ordini fuperiori diveniflero troppo picciole. io 
Scamozzi ordina che fieno minorate quanto lo lara il fufto delle Colonne del ibt- 
topofto ordine. Fare che quefta regola non debba aver contraddizione.

( l )  Venezia Citta Nobiliftima, e ftngolare deferitta in xiv. Libri da M. Franceico 
Sanlbvinb: con aggiunta. di tutte le Cofe Notabili della ftefta Citth, fatte ed occor- 
fe dall’ anno 158a fino al prefente 1 6 6 da Don Giuftiniano Martinioni; dove vi 
lono pofte quelle dello Stringa ec. In Venezia: appreftb Steiano Curti mdclxiii. E* 
bro VI. pag. aj8.

    
 



C H
X *7 X

I E
D E  L L E

S A

M O N A C H E  DI S L U C I A
I N  V E N E Z I A4

Da  una Ifcrizione, che fi legge fopra la Porta maggiore ddla Chiefa di S.
Lucia in Venezia, venghiamo certificati ch’ eifa e ftata fabbricata ful <U- 

Tavola 1 s di Andrea Palladio ( i.) . La fua forma e quafi quadrata,
compartita in un modo fingolare, .  ed ornata di un gufto che fpira 

r  antico de’ tempi migliori dell’ Architettura. ’ ' ’
Tavola 16  ordini vien decorato I’ interno. di quefta Chiefa, Jonico

il primo, Corintio il fecondoj ed e divifo il fuo piano ip tre cor- 
p i, il maggiore de’ quali e lungo una larghezza, e quad f . L ’ ordina Jonico 
ha le Colonntf alte quafi 9. diametri e -5. la Trabeazione e il quinto della Co- 
lonna . Le Corintie fond minori delle Joniche poco piii d’ Una quarta par
te, e la Trabeazione e una-media propotzionale aritmetica, fra la quarta e la 
quinta parte della Colonna. Neflima delle tre medie prefcritte daj noftro Au- 
tore fervl di regola alfaltezza del cOrpo principale della Chiefa i egli h largo 
piedi 39, lungo 67., ed alto piedi 6 j . l a  curVa e di mezzo cerchio, ed ha di 
diritto, o fia peduccio 4. pdedi : egli riefce' -fveltillimo all’ occhio de’ riguardan- 
t i , che conofcono fe proporzioni'.

Dal difegno dello Spaccato ognuno pud defumere quanto ornato fia 1’ inter- 
no, e quanto elegantemente fieno diftribuite le parti.

Debbo avvertire che la porzione. Corrlfpondente a quella delle ‘tre Cappelle, la 
quale forma un portico, h alta folamente fino alia Trabeazione dell’ ordine Joni
co; e fopra la detta Trabeazione vi e il Coro delle Monache, che ha tre' aprifu-, 
re arcuate, le quali corrifpondono a i tre Atchi delle Cappelle che fono in faccia.

Tanto difcordante daU’ ihterno del Tempio trovo la Facciata, che deliberai 
di non piibblicarla, cadendomi in fofpetto. che efifteffe prima che fotfe fabbrica- 
to I’ interno; oppure che fia d’ invenzione di qualche Artefice intieramente di- 
giuno de’ biioni principj*d’ Architettura,

T j^ O L A  XFi 'Pianta,

( A. Trabeazione dell’ ordine Jonico. •
TAVOLA X Fl. .Spaccato. ( B. Cornice che gira d’ intorno alia Cappella maggio

re, e fi eftende ne’ fianch} della medefima.
( C. Impofta delle Nicchiei.

( i )  » L’ ultima Opera, che il Palladio difegnb qu'i in Venezia, fi fu la Chiefa delle Mo
nache di Santa Lucia. I! Sanlbvino fcrive, che Lionardo (fbrfe, Bernardo, voleva dire) 
Mocenigo Cavaliero, confacrando la Cappella maggiore, diede principio a hello, &  honorato 
Edifitio, ma interrotto per la fua morte. Dunque la prima cofa fatta fi fu la maggior 
Cappella, alia quale forfe preflb affiftenza il Palladio. Il rimanente fu tcrminato do- 
po la morte di lui nello ipazio di foli due anni “ . Temahga, Vita del Palladio pag. 377.
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F A  C C I A T  A
d e l l a  c  h  I  e  s  a

D I  . '

S. F R A N C E S C O  A L L E  V I G N E
I N  V E N  E Z  I A .

T .A  Ghiefa di S. Francefcp alls Vigne in Venezia fu incominciata verfo T 
'  anno i s 34-' eo’ difegni di Jacopo Sanfovino ( i ) ;  ma I’ invenzione della Fac* 

ciata e dovuta al'^ngoiare noftro Architetto. Dopq la morte del Sanfovino da 
Monfignor Giovanni Grimani-Patriarca d’ Aquileja fu dato I’ incarico al Palla
dio di fcrmare una invenzione degna di lu i, e corrifpondente al fublime genio 
delPilluftre Prelato. Affunfe il noftro Autore di buona voglia I’ impegno; e tan- 
to refto il Patriarca contento di quefta nuova idea, che, rigettando quella 'del 
Sanfovino, voile che a-proprie fpefe foffe toilo efegulta.

Il noftro Archifetto, il quale era pieno d’ idee.di magnificenza, non badando 
alia femplicita, con cui era coftrntta la Ghiefa, formd una Fapciata, che an- 
nunzia una corrifpondente grandiofita- nell’ interno, avendola anche rialzata varj 
piedi fopra. il.coperto della Ghiefa, per ridurla maeftofa e fuperba.

• Quattro Golonfle d’ ordine Corintio, pofte fgpra. un continuato 
avoa 17 . pjgjjflajjg gjjg fottO' ad elfe e rifalito, ne formano il principale or- 

natnento (2 ) .  . ’
Corona la Bella Facciata una ben profilata Trabeazione, la quale porta un 

pompofo Frontone co’ fuoi Acroterj. Un ordine fecondario, anch’ elfo Corintio, 
a Colonne e Pilaftri fu gli angoli accrefce rornamento, e fregia la Porta, ch’ 
e arcuata. Le'Colonne di queft’ ordine fono alte 10 . diametri, e la Trabea
zione vien proporzionata con la media, aritmetica fra la quart!, e la quinta 
parte dell’ altezza delle Colonne. Notifi che quefta Trabeazione, come fv vede 
nel difegno, non e icontinuata, ma e interrotta, e profilata fulle due Ale della 
Facciata, ad oggetto che troppo farebbe ftato il fuo fporto-, rifpetto alia rifali- 
ta delle mezze Colonne delFordine principale: percid il Palladio interruppe la 
fua continuazione5 la ri'piglid poi convertita fra gl’ intercolunnj lateral!, e la

riduf-

( 1 )  Temanzi, Vita del Sanfovino pag. 215.
(2 ) Se e veto, che i Capitelli delle colonne. caratterizzlno gli ordini, dico, che 1’ ordi

ne prinqipale di quella Facciata e Corintio, perche i Capitelli lo fono; ma fe le 
proporzioni delle parti faniio diftinguere un ordine dalfaltro, credo, che ft potreb- 
be denominate Compofito: imperciocche i Piediftalli Ibno alti un terzo delle colon
ne, come neirordine Compofito dell’Autore; i membri dell’ Architrave fono quelli 
ch’ egli prelcrive pel medefimo ordine: le colonne Vbno 10. diametri, e non p.2- co
me nel Corintio; e nella Trabeazione vi fono i modiglioni del fuo Compofito.
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ridufle con tutti i fuel membri nell’ intercolunnio di mezzo, dove fregia e co
rona la maeftofa Porta.

Efla Porta arcuata h alta tre akczze meno f-: veto h che non h aperta fe 
non fino all’ Impofta, e che la porzione arcuata e chiufa di pietra lavorata con 
difegno, come fi vede nella Facciata ch’ io rapprefento nella Tavola XVII.

Quefta grandlola invenzione meriterebbe un interno corrifpondente. Chi fa 
nulladimeno che il Sanfovino, fe aveffe potato oflervarne la magnificenza, con- 
feffando il merito del Palladio, non 1’ aveffe 'per6 trovata mal adattata a Frati- 
poveri, i  foliti Tempj de’ quali egli avea in vifta, allorche fi diede a coftruir 
quefia Chiefa?

T /^ O L A  X F II. TrofpettQ,
( A. A. Bafe, e Cimafa del PiedUlallo. 
< B. Impofta della Porta.

* I DI-
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D I S E G N I
D E L  P A L L A D I O

P E  2?

LA FACCIATA DELLA CHIESA
DI S. P E T R O N I O  DI B OL O G N A .

DOpo d’ aver dato i difegni de’ Tempj ideati dal noftro Autore, e che han- 
no avuto la loro intera efecuzionc, ho voluto perfezionare la mia Colle- 

zione pubblicando i quattro Profpetti da eflb ideati e difegnati per la Chiefa di
S. Petronio di Bologna ( i ).

La Bafilica di S. Petronio c ftata fabbricata fu’ Difegni di un ,tal Maftro Ar- 
duino Architetto circa I’ anno 1390., ed e di compofizione Gotica, o fia Te- 
defca. La Facciata ebbe un principio d’ ornato "corrilirandente all’ interno, il 
quale tuttora efifte. Fiffata avea il Ibpraddetto Maftro Arduino I’ altezza' in
terna del Tempio a Piedi ibo., fecondo la relazione di BaldalTare da Siena, 
che approvava fiffatta altezzas ma riferifce il Co: Algarotti, che nell’anno 15 7 2 . 
col parere di 35. Architetti fu alzato fino a’ Piedi lo j . ,  inoftrando efti che in  
un ordine Tedefco era molto da lodarii la fveltezza: e nel numero di quefti 
Architetti vi era il Palladio. Eccb il perche vediamo, che dei quattro Difegni 
ch’ egli ha prefentati, tre fono innalzati a Piedi 100., ed uno a ’ lo j.

Il primo di quefti Difegni, ch’ io dimpftro nella Tavola X V III . 
contiene due invenzioni, compofte ognuna d’ un fol ordine C orin- 

tio prindpale, con fotto i Piediftalli 5 nel qual Difegno il ■ Palladio ft moftrd 
indeterminato nel fitfare la proporzione di efli Piediftalli. Benche le Colonne 
fjeno tutte della medefima altezz'a, gli uni fono alti la quarta parte della Co- 
lonna, e gli altri non hanno con efla alcuna proporzione. Il loro tronco e 
pulvinato, come il Fregio Jonico, alcuna volta da lui praticato in queft’ Ordi- 
dine ( 2 ) .

In

( i )  L’ llluftre Architetto Sig. Tommafo Temanza mi ritparmio gn viaggio che avrei do- 
vuto fare a Bologna per trar le copie" di quei difegni. Egli mi fece avere le me- 
defime ch'erangli ftate fpedire dal Co: Francefco Algarotti, peritiffimo conolcitore 
del Bello nella difficil’ arte dell’ Architettura. Egli le fece fare nel tempo della fua 
dimora in quella Citta; onde non tefta motivo di dubitare della loro precifa efat- 
tezza. Il fuddctto Co; Algarotti le accompagnh con una lettera plena -di tratti 
maeflri, e di buona critica: il che dimoilra quanto bene egli pofledeffe la fcienzi 
feguita da tanti, e da pochiffimi intefa.

Lettere fcritte dal Co: Algarotti al Chiariffimo Sig. Tommafo Temanza inferite nella 
Vita del Palladio, da Jul pubblicata nella bella Edizione delle Vite dei piu celebri 
Architetti, e Scultori Veneziani, Libro primo, pag. 284. e jdj.: in Venezia 1778. 
nella Stamperia' di Carlo Palefe.

(2 )  Si e creduto di far cofa grata al Pubblico, efponendo incili quefti Difegni nella me- 
delima maniera che il Palladio gli ha prefentati ai Signori Direttori della Fabbri- 
ca di S. Petronio.

Tavola 18.
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In cinque fpazj c compartito I’ interno di quefto gran Tempio, cioe tre per 

le Navate, e due per le Cappelles ed in altrettanti, corrifpondenti a quelli, h 
divifa la Facciata. Un Ordine minore, o fia fecondario, ripofa fopra i Piedi- 
ftalli deir Ordine principale, le cui Bail conver'tite formano quelle dell’ Ordine 
minore, la Trabeazione del quale cinge tutta la Facciata. Una di quelle due 
inrenzioni ha I’ Attico con Pilaftrini riialiti, fopra de’ quali vi  ̂ il Frontone 
che compie T altezza della Facciata 5 1’ altra ha pure il Frontone polio fopra 
la Trabeazione dell’ Ordine Gorintio, ed e terminata con la Cornice diritta 
deir Attico. •

Se r  una o r  altra di quelle due fuperbe invenzioni folTe llata efeguita, non 
oflante le dllficili circollanze che efcludevano la pratica della correzione, . con 
cui Palladio perfezionava le proprie Opere, certamente il .tutto infieme’ di elTe 
farebbe ftato una prova novella della grandiofita delle fue idee.

10 congetturo che i due Difegni accennati fieno ftati i primi prefentati dal 
nollro Architetto per quella Facciata; petche li trovo cotrifpondenti al di 
lui gullo.

11 Co: Algarotti, defcrivendoli in una delle foprannominate lettere al Sig.
Temanza^ dice; molto lonpaai, ruaffime / um A  ejji, Jalla inven̂ pione
della Facciata di J". Francefco alle Vigne, e eadont- amendue nel medejimo difetto di 
quella j che lo Stereohate , fu .cui moftra pofore la Fabbrica, e rotto dalle Forte che 
difcendono dalla foglia fino al piede di ejfo: difetto, cV egli correffe di poi nella Fac
ciata del F.edentore, dove la Sealinata e cavata nelP altera dello Stereobate medefi- 
mo; e in fuUa cimafa di. quello vengom a pofare le Forte. Cost ne loro temp; erano fo- 
Itti praticare gli Antlcht, falvo che in quello di Scifi, il quale per avere, appunto nel 
portico, non continudto, tna rotto, lo Stereobate, rende un afpetto non tanto grato.

Il difetto oflervato ne’ Difegni, di cui parliamo, dal Co: Algarotti mi fem- 
bra figlio d’ una indifpenfabile necelTita; ftanteche la Chiela eta gia fabbricata, 
e le Colonne interne melTe a’ loro fiti: quindi non poteva 1’ Architetto alterare 
tutto r  interne per porre le Porte fopra h  Stereobate. M i fi pud opporre, che 
avrebbe potutp appoggiare le Cblonne a t e r r a M a  forfe la loro grandezza non 
farebbe riufcita corriljwndente al Tutto, e la eccedenza dei loro diametri avreb- 
be impedito di decorar con altri eleganti ornamenti, trovandofi obbligato di 
confervar le Porte aperte negl’ intercolunnj- lateral! che danno ingreffo nelle Na
vate minoti. Il medefimo difetto viene oflervato.dal Co: Algarotti nella Fac
ciata della Chiefa di S. Francefco alle Vigne in Venezia; ma elTo debbe rico- 
nofcere anche cola lo ileflb principio; poiche il Palladio formd il Difegno del
la Facciata alloraquando 1̂ interno della Chiefa era gik fabbricato fu’ Difegni di 
Jacopo Sanfovino (t ). Ma ritornandb a qudli di, S. Petronio, io credo, che

i  De-

( { )  Nella ilampa di una medaglia inierita nella Vita del Sanfovino,'icrhta dal foprad- 
detto Sig. Temanza, ii vede la Facciata di quella Ghiefa, nella quale la porta i  
aperta lino a terra: non vi e lo Stereobate continuato; ma vi fono i Piedillalli lot
to alle colonne. A qual partito poteva appigliarfi' il Palladio, fe il piano interno 
era gia formato? ,
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i Deputati ftefli fopraftanti alia erezione avranno voluto che Tefterno della Fab. 
btica corrifpondefle all’ interne, o almeno incaricato il Palladio di confervar 
qualche parte dell’ efeguito nella Facciataj dal che probabilmente avra avuto 
„  origine il fecondo Difegno- ch’ io dimoftro nella Tavola XIX. Senfi-

avoai9. y j j  ificdnvenienzc che trovanfi in quefto Difegno, vale a di
re la rnefehina piccolezza della Porta maggiore, alcuni baflirilievi Gotici an- 
nicChiati nei Pilaftri dellc Porte ( i ), quelli della Porta principale ch’ e inter- 
rotta dall’ Arcone di efla, ed il Frontifpizio che rompe la continuazion della 
Trabeazione del primo otdinej il che, replico, da a conofeere che I’ Architetto 
ha dovuto uniformarli a cid ch’ efifteva, e per confeguenza al genio di chi pre- 
fedeva all’ erezione della Facciata.

A  fronte perd di tante licenze contrarie al caftigato ufo del Palladio, ft am- 
mira nel tutto infieme del Difegno la poffibile regolarita e magnificenza.

In eflb egli ha divifa tutta 1’ altezza in tre ordini: nel primo fi inoftrd in- 
determinato tra ’1 Jonico e ’1 Doricoj poiche ne’ due different! lati fi vedevano 
e I’ unb e I’ altro. Merita rifleffione lo fcorgere praticate in qiiefti due diffe
rent! ordini le medefime proporzionij cofa che fu oflervata dallo fteflb Co: Al- 
garotti ( 2 ) .  Avvertafi che lotto all’ ordipe Jonico vi e il fufto del Piediftalb 
pulvinato, come abbiamo veduto nel primo Difegno.

Quell’ ordine li eftende quanto d lunga la Facciata, ed d divilb in cinque 
fpazj, che contengono le due Cappelle, e le tre Navate della Chiefa. P  fe 
condo, che d Corintio, copre le foie tre Navate 5 ed il terzo fignoreggia quant’ 
c Faltezza della Navata principale, e termina con un bel Frontifpizio: licchd 
a colpo d’ occhio dall’ ornamento efterno fi comprende qual fia I’ interno della 
Chiefa ( j ) .  Le Nicchie, j  Tabernacoli, i Frontifpizj fono ftati difegnati dall’ 
ingegnofo Autore, per compor uiia decorazione corriljwndente alia grandiofita 
dell’ interno: il tutto d condotto ,al poffibile fectmdo i principj della ragtone, e 
dell’ arte.
Tavola 20 quarta invenzione contenut  ̂ nella Tavola X X . il noflro

Autore ha dovuto, per quanto io credo, uniformarli a tenere per 
buono tutto cid che efilleva di ornamento.Gotico nella. Facciata. Lo  dimollra 
il fuo Difegno 5, lo dice il Co: Algarottij del medefimo patere e il Sig. Te-

manzaj

( l )  jiTIel primo, ch’egli ha corretto e fatto in piii maniere, nulla conferva del vecchio, 
toltone alcuni baflirilievi da incaftrarfi, come fono prefentemente, nei Pilaflri delle 

,, portej ed e tutto di ftile moderno." hettera del Co: 'Algam ti.
( 2) „  Degno ancora di avvertchza ella trovera 1’ eflere ftato dal Palladio polio in opera 

nel primo ordine lo lleflb Fregio Dorico, di cui ii c fervito nel Chloftro della Ca- 
rita. E la cartuccia annefla al Difegho* in cui fono. le correzioni ch’egli vi ha fat- 
te, e in folk medelima Scala, moftra, che mettendo in vece del Dorico il Jonico, 
egli aflegna a quefli due ordini le Iteffe proporzioni, nc piii ne meno.“

( 3 )  n L e  colbnne appajare, che fono fugli.angoli della Factia ta , hanno i loro fufti dilgiun- 
Xi; ma non efiendpvi fufiiciente fpazio fra I’ uno e  I’ a ltro , per |)Oter contenere gli 
aggetti delle B ali, e dei C apitelli, riefcono penetrati I’ une con la lt r o i  i l  che non 
puo piacere certamente agl’ Intendenti."
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Temanza; ne io potrei meglio fpiegare la mia opinione, che trafcrivendo quan
to dice queft’ ultimo nel propofito. PijJaie (egli dice) dtmqut in u l modo U ca
fe , pace fervtvano t primi progettati difegni del Palladio, percbe conceputi fulla prima 
fijfata altera del Fornice, cli era di Tiedî  lOO. Quindi, a mia credere, ebbe origine 
il quarto difegno di h i, miflo di Gotico, o fia Tedefco, e di Romano, o fia Greco. II 
Gotico tsgna pero foltanto nel primo ordine fra cofe di guflo migliore, ma elegate, e fcor- 
rette. Pu forfe a for\a' obbligato { Architetto di conformarfi ai modi barbUri degli anti- 
ebi ornati delle porte, e dei lati della vecchia Pacciata ( I ). Se cosi e , ip ctedo, 
che il Palladio- non potefle meglio dirigerfi, uniformando le proprie idee al fab- 
bricato, fenza farfi fchiavo de’ modi barbari , e irragionevoli del God'. Prefe 
egli I’ opportuno partito d’ introdurre dei Pilaftri Corintj di qua e di li  dalle 
Porte, i  quali non fono di proporzionata altezza, ma uniformi alle fproporzioni 
praticate nella Gotica Architettura. Confervd della Fabbrica vecchia, per quan
to fu poffibile, la continudzione delle linee; abbandond il penfiere di ihettervi 
le Ttabeazioni Corinde, e fopra i Pilaftri pofe dei Piediftalletti di forma G07 
tica, i quali foftengono vafi d’ una maniera certamente contraria al fuo gufto, 
ma uniforme al Gotico. Anche i Frontoni, chd coronano le tre Porte, s’ adat- 
tano* a quella maniera 5 ma in certo modo ricordano anche il guflo Romano. 
Il giudiziofo Autore ebbe 1’ avvertenza d’ introdur nel Gotico delle parti ana- 
loghe agli altri due'ordini, acciocche il tutto fofle collegato colla poflibi- 
le armonia.

Quefti due ordini non fono della proporzione da lui praticataj imperciocchi  ̂
le Trabeazioni fono minori della quinta parte de’ Pilaftri, ed effi fono piu fvel- 
ti ch’ egli non preferive.

Frappofti a quefti ordini principal!, due minori egli ve ne ha introdotd, con 
fopra le Cornici architravate che legano tutta la Facciata, e formano Impofta 
alle Fineftre arcuate. •

Tanta e la copia degli ornamend in ogni angolo collocati, che ftimerei aflai 
rArchitetto, il quale aveffe che aggiungervi, per quanto bizzarra fantafia pofle- 
delTe. Nulladimeno I’ ammaflb di tante parti prefe infieme prefenta un tutto ar- 
monico, e moflra I’ ingegno del gran Maeftro nello sbarazzarfi con valore e de- 
coro da si diffidli circoftanze; e piii di tutt6 d mirabile la'maeftria, con cui 
egli corabind il Gotico, ed il Romano in guifa cosi ingegnofa'.

Oflervifi che appie di quefta Tavola e incifo il ndme del Palkdio, come fla 
feritto nell’ originale Difegno, che ft cuftodifee in Bolognan Jo Andrea Palladio 
laudo il prefeme Difegno. Ad alcuni pu6 cadere in fofpetto, che il Pall3dio non 
fia I’ inventore di codefta Facciata; ma che ne fia il difegno d'altro Architetto} 
perche non pare prefumibile che una fua invenzione debba elTere da lui mede- 
fimo lodata ed approvata: ma tutt'i i-dubb; vengonO tolti dal Co: Algarotti 
nelle accennate Lettere, dov’ egli dichiara di conofeere perfettamente il carat-

I tere,

( i )  Vita del Palladio.
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tere, e la maniera di difegnare del Palladio (* )  > afferifcc che la ibttofcri- 
zione e di fua mano.

T jyO L A  W in .

TWOLA XIX.
TAFOLA XX.

FAB-

( i )  „  In effi difegnl ho riconoiciuto a meraviglia cosi la penna del falladio, quale ho 
n tante volte veduta nella gran raccolta di Milord Burlington, come anche la fua 
„  fcrittura, anz| il dialetto Vicentino, di cui iervivafi nelle brevi noterelle di che 
n accompagnava i liioi fchizzi. Ma quello, che ho particolarmente notato in queAi 
„  dilegm, lono le ftatue, i badirilevi fatti di fua mano; il che li conofce a un 
„  certo gufto che fente deirantico, di tui egli fa tanto fludiofo, e a una certa 
» timidita altresl nel contornar le figure, Che  ̂ proprio di chi non e per profef- 
f, fione figurilla . . . .  . •

» Il quarto ed ultimo diiegno k ombrato, di acquerella, alTai piu ricercato in ogni fua 
„  parte, e pHi finitp degli altri. In quello ha confervato I’ ordine da'baflb alia Go- 
„  tica, quale era fabbricato di gia, introducendovi folamente alcuni Pilaftri Corintj 
„  di qua e di la dalle Porte, coi fallig; che fannO loro corona.

„  Sopra I’ ordine Gotico ha innalzati due altri ordini alia Romana,runo Corintio, Com' 
„  pofito I’ altro; ma oltre il fuo collume ibverchiamente ornati di ballirilevi, di ri- 
„  quadri, di feftoni, di flatue, di nicchie, perche folTero in armonia col Gotico 
„  che e al dilTotto, trito, al fblito, .dogni maniera fculture, ed intagli. Fa un af- 
n fai bel vedere una tale invenzione; ed egli vi ha polio di fua mano; lo jindnt 
„  Palladio laudo il prefente Vife^no » .

    
 



FABBRICA IN VERONA
D  E  L  K O  B. S  I  G. C O:

C A R L O  D E L L A  T O R R E .

IN  jan terreno di figura quadrilunga il Palladio ordin6 iina Fabbrica per il‘ 
Co: Giovambatifta della Torre, Cavaliere d’ una delle piii Nobili Famiglie 

di quella illuftre Q tta. Una porzione di quella e ftata eretta al tempo che 
viveva il Palladio, come egli medefimo lo dice- nel fuo fecondo Libro al C a
po 3., nella breve defcrizione. che ci ha lafciata. Ecco le fue parole:

La Vabbrica che fegue e in Verona, e fit cominciata dal Co: Giovambattfia delta 
Torre GentiTXJomo di quella Citta, i l  quale foprawenuto dalla morte non { ba potuta 
finire; ma ne e fa m  ma buona parte. S i entra in quefia Cafa da i fianchi, me 
fans gli anditi larghi died Piedi; dai quali fi peroiene nei Cortili, di lungbexxd dafca- 
m  di JO. Tied i, e da quefli in ma Sala aperta, la quale ba quattro Colonne per 
maggior jicureecxa della Sala di fopra. Da quefia Sala f i  entra alle Scale, le quali 
fono^mate, e vacue nel mexxe- 1 detti Cortili banno i  Corritori, 0 Poggiuoli intorno, 
a l pari del piano delle feconde fiance, L e altre Scale .fervono per maggior comodita di 
tutta la Cafa. Queflo compartimento riefce benijjlmo in quefto 'fito, i l  quale e Itmgo e 
ftretto, ed ba la flrada maefira da ma delle facetate minorL

Da quanto dice il Palladio fi comprende, che con la fua direzione fu inco- 
minciata quefta Fabbrica: eppure nella porzione efeguita, la quale io dimoftro 

nel Difegno della. Pianta, Tavola X XL contraflegnata con le due 
lettere A  A , paragonandola col Difegno pubblicato dall’ Autore, fi 

trovano delle fignificanti mutazioni5 per efempio, nel Cortile. efeguito fono in- 
nalzate due Colonne fegnate con le lettere B B ,  le quali indicano ch’ egli vo- 
lefle porre un Colonnato fimile a quello della Sala terreiia aperta, cost da luj 
denominata; e a quell’ oggetto nella Pianfa ch’ io prefento, cioe in quella parte 
ch’ e efeguita, quantunque imperfetta, difegnai le Colorme indicatemi nell’ efe- 
cuzione 5 e nelTaltra feci efla Pianta nel medefimo ihodo, con cui il Palladio 
I’ ha pabbUcata, regolandomi nelle mifure con cid che vi d di fabbricato, le 
cui differenze laranno qui ,a pfe notate.

La Scala principale, che efifte, certamente non c quella del Palladio; im- 
perciocche la fabbricata e una Scala diritta a due branche fatta in quefti ulti- 
mi tempi; e quella da lui difegnata d di figura elittica, o fia ovale.
Tavola 22 due modi il noftro Autore ha rapprefentato i due Profpetti

interni dei Cortili, doe uno con due ordini di Colonne, I’ uno all’ 
altro foprappofto; Paltro con le Ible Trabeazioni; ed e quello ch’ egli ha pra- 
ticato nell’ efecuzione.

Le Colonne della Sala terrena fono d’ ordine Jonico, 'alte 8. diametri e ed 
hanno la loro giufta corrifpondente Trabeazione. Una grandiffima yarietd li 
ravvifa fra I’ ordine efeguito, e quello difegnato dal Palladio; imperciocche il 
primo e Piedi 2 1, oncie n . ;  il fecondo, forfe'per errore ne’ numeri,  ̂ Piedi 24.

La

Tavola 21,
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La Loggia, o fia Sala terrena, e di figura quafi quadrata, ed ha quattro Co- 

lonne che fanno il Piano fuperiore piii ficuro, e rendono anche proporziona- 
ta efla Sala.

Le Stanze fono di bella forma; le maggiori riefcono quafi d’ una 
Tavola 23. jgj.g]̂ g2,za e mezzo; fi accoftano a una proporzlone di quinta; e le 
mediocri a quella di quarta, non calcolando le piccole differenze. Nelle altezze 
di effe Stanze I’ Autore non fi e fervito di nelfuna delle regole che ha ftabilite 
pet le piii lunghe, che larghe; imperciocche le maggiori fono lunghe Piedi 30. 
e 7 ,  laighe Piedi 1 9 . 7 ,  e la loro altezza Piedi 20. oncie 7 ., abbenche fiano 
involtate, ed abbiano il raggio della curva quafi d’ un terzo della larghezza ( i ) .

La diftribuzione, o fia I’ interno Compartimento di quefta Fabbriea, tanto 
bene adattato alia fituazione, c difpofto in due belle Sale, e fufficiente numero 
di Stanze, Stanzini, e Granai. Egl» perd non pud riufcire di gran comodo, 
effendo foggette le Stanze medefime I’ una all’ altra; al che potrebbefi rimediare 
aprendovi delle Porte, che nel Plan terreno corrifpondeflero ne’ Cortiletti, e nel 
Piano fuperiore nei Poggiuoli che dovrebbono circondare tutto all’ intorno gli 
fleffi Cortiletti. • Nella Fabbriea che efifte vi fono i Poggiuoli, e vi fi vedono 
anche nel difegno del Palladio; ma non vi fono le Porte, che pongano in li
berty le Stanze. Forfe 1’ Autore avra voluto format in quefla Cafa quattro gran- 
diofi appartamenti, riflettendo che per la bafla Famiglia vi farebbero degli Stan
zini, e de’ luoghi da fervigio pofti al di dietro della Scala principale.

Se quefta vaga idea avefle avuto il fuo compimento, avrebbe dato un nuo- 
vo ornamento a Verbna, la quale e gia fornita di monumenti preziofi d’ Archi- 
tettura; fra i.quali rifplende I’ antica fuperba Arena, oltre alle Fabbriche del 
Falconetto, di Michele da S . Michele, e di altri rinomati Artifti, le cui Ope- 
re la refero celebre preflb gl’ Intendenti delle belle Arti, e particolarmente per 
li preziofi lavori di Pittura lafeiativi dai Paoli Caliari, da’ Farinacci, b da altri 
infigni Pittori, le ScueJe de’ quali fono ftate tanto bene. feguite a’ noftri tempi 
daft’ immortale Sig. Cignaroli, come lo fono di prefente dalli Signori Francefco 
Lprehzi, e Felice Bofeheratti, Soggetti degni di encom) pe’ loro merit! in fatto 
di Pittura, e per le altre qualita efae li rendono degni di ftjma.

TAFOLA X X L Pia»ta.
TAFOLA XXII. Trofpem.

TAFOLA XXIII. Spar̂ ato. ( A. Trabeazione dell’ ordine Jonic’o .
( B. Cornice di legno, che corona la Fabbriea.

A T R IO

( i )  Si rifletta, che Ibpra le Stanze minorl vi debbono elTece degli Amfflezzati; percĥ  ia 
difetto r  altezza di efle Stanze divercebbe eccedente.
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C O N V E N T O  P E L L A  C A R I T A ’,
• I N .  V E N  E Z  L A .

T Utti gli Architetd di buoti fenfo,  ed intelligenri,  dopo di avere fludiato 
Vitruvio, fi fono dad indefeflamente ad efamlnare le Fabbriche degli An- 

dchi, e fu gli avanzi di quelle rifpettabili Antichita hanno formate un gufto 
nobile, ordinato, e grandiofos dimodoche fe i coAumi e le circoftanze de'tem
pi , cbe influifeono neceflariamente fu’ progrefli delle A rti, noa aveflero incep- 
pata r  Architettura, effa avrebbe fatto avanzamenti rifleffibili, e fomminiftrereb- 
be a’ noftri giorni un gran numeto d’ Ediiizj ch’ eguagliarebbono quelli innalzati 
da’ Romani ne’ bei giorni di codeft’ Arte. . ' •

Ad onta per6 degli oAacoli, riufci al Palladio di mantenerii p'uro dai pregiu- 
dizj de’ tempi fuoi, anzi giunfe a igombrarli gettando i fondamend di una Scuo- 
la, che formera fempre un ornamento. aH’Jtalia. E  fe vivuto egli. fofle nel cen
tre della Romana grandezza> e fendto avefle 1’ influenza delle immenfe ricchez- 
ze di que’ Citradini, che non avrebbe fatto d’ imponente e meravigliqfo?' Di- 
verfe moltiflimo erano le circoftanze de’ fuoi giorni, e firaitata la' potenza di 
quelli che lo impiegavano: ad ogni modo egli ha faputo, fempre comblnare nel- 
le fue produzioni il magnifico, e il bello.

Se quefta verita aveffe d’ uopo di dimofttazione, ne fervirebbe di novella pro- 
va r  Opera che prefento difegnata in tre Tavole, e ch’ egli ha inventata per li 
Canonici Lateranenfi della Catita di Venezia, e poi pubblicata colla ftampa, nel 
fecondo fuo Libro, icap. vi . ,  col titolo, d’ Jtria Corintio.

Era egli ancor vivo, quando fi erefle una porzione di quefta Cam, che fu 
poi in parte ridotta in cenere da un orribile incendio. Il pezza che ancora efi- 
fte, e le Tavole difegnate dall’ Autore mi baftarono per difegnarla bella ed in- 
tera. La porzione fufliftente e contraflegnata nella Pianta colle lettere A.A.A.A. 

Egli architettd quefta gran Gafa a fimilitudine. di quelle degli Antichi ( i ),  
e formd I’ Atrio Corintio, dal quald fi paffa nelCavedio ( 2), che noi 

avoa 4. {-hianieremo Cortile, circondato tutto all’ intorno da Portlci, e da nu- 
merofe Stanze di varie grandezze, difpbfte ognuna per li yarj ufi de’ Religiofi. 

Dice il Palladio di aver proporzionato la  lunghezza dell’ Atrio coa la linea
• K  dia-

( 1 )  „  La ftguente Fabbrica e del Convento della Cariti, dove Ibno Canonici Regdlari in 
'Venezia. Ho cercato di laflimigliare quefta Cafa a quelle degli Antichi

(2 )  Vitruvio, tradotto da Monfignor Danlele Barbara, nel Libra V. Capo primo dice:
Ma pima ra^ioiterdf come ft iebbiano fa n  i Cortili Jeoperei delle Cafe, Cavedii ao- 
minati, •

    
 



X 3.8 )(
diagonale del quadrato della larghezzaj ma il perfpicace Sig. Temanza ( i )  ne! 
difegno dell’ Autore vide die x lati fond og'nuno Piedi 40., e la fomma riful- 
Xante de’ fuoi quadrat! 3x00., la radice quadrata de’ quali deve elTere Piedi 56., 
Jiiii una frazione (2) -

Nel difegno del Palladio ridette il medelimo Sig. Temanza che quella lun- 
ghezza e marcata con numeri folamente Piedi S4-' La differenza di quefti 2. 
Piedi potrebb’ eflere una inavvertenza di chi vi ha pofto 1 numeri, come fo- 

■ vente abbiamo rifcont'rato nei Libri del Palladio (3 )  •
Ta la 2 Veggonfi in queft’ Atrio otto Colonne ifolate d’ ordine Compofi- 

avoa 2S» I’ altezza delle quali e 10. Diametri, cio^ Piedi 35., k  Tra- 
beazione  ̂ fecondo i precetti dell’ Autore (4.). Dietro alle Colonne vi fono le 
Ale deU’ Atrio, larghe, come dice il Palladio, una-delle tre parti e mezza del
la lunghezza di elfo Atrio ( $ ) .  La larghezza degl’ Intercolunnj e difegnata di 
2. diametri, e quad 7 :  I’ impalcatura farebbe a lacunari, coa fopra una Ter- 
razza fcoperta, con in mezzo un foro quadrangolare cinto da una balauftrata, e 
ornato da Statue, il quale I’ avrebbe illuminata.

Un

( 1 )  Temanza, Vita del.Palladio^
(2 )  Vitruvio nel Libro VI. Capo 4., defcrivendo gli Atrj, dice: Le Imghej^, e h  lar- 

gBe:igf degli Aerf a tre modi- ft formano . Prime fhrtendo la Imgiezga loro in cinque 
fa rti, f  (Undone tre alia larghcz^ta,• poi partendole in tre, e dandone doe: finalmente po- 
nendo la largbeT^ in ttn qttadro perfetto, e tirando la diagonale, la langBetgjt della quale 
dari la Imgbexga dell Atrio.

( 3 )  Avendo io accuratatnente miftrata la muraglia a cut doveva elTere appoggiato quell’ 
Atrio, rilevai che la fua lunghezza e di Piedi Jg. 7 :  il lolo divario di, 2. on- 
cie mi fa credere, che la lunghezza dell’Atrio farebbe flata di una .larghezza e 
un terzo.

(4 ) Nel mio diftgno ho doruto tninorare tutte le altezze di queft’ Atrio, per tenerlo al
medefiino livello del fecondo piano del Chioftroj e liccome gli ordini d’ Archltettu- 
ra neir elecuzione Ibno ftati nelle loro altezze minorari, cost ho doruto conibrmare 
]e altezze dell’Atrio a quelle del fecondo piano cfa’ efifte, ed ho proporzionato le 
parti fecondo. i difegni del Palladio. . '

( 5) II noftro Autore non determino la larghezza delle Ale fecondo ! precetti di Vitru
vio; imperciocchi quefto ceiebre Architetto dice: Alle Ale che fono dalla dejlra, e 
dalla fintjira, la largbeigf ft dia in quejio modo, che fe  la lungheaga dell’ Atrio fa ri da 
30. «40. Piedi, ella fta della terta parte; fe  da’ 40, a’ jjo.,' partita fia in  tre parti e 
tnexgp, delle quali una J i  dia alle A le; fe  da’ ^o. a’ do., la quarta parte della lirngherga 
ft  eonceda alle A le; da’ Piedi do. ad 80. partifcaft la lunghe-zĵ  in quattro parti e meet; 
X a ; e di quejie una parte fta la larghexga delle A le; da’ 80. 100. Piedi partita la
lunghexga in cinque parti, dard la jufia larghegga delle A le. Vitruvio Lib. VI. Cap. 4.

Sc II noftro Architetto, regolandoli co’ precetti di Vitruvio, avefte proporzionato le Ale 
del fuo Atrio in confeguenza, cioe con quella degli Atr) che fono lunghi da’ jo. a’ 
do. Piedi, le Ale farebbero ftate larghe, foli Piedi d. dneie 8.; ma prevedendo for- 
fe, come uomo efperto, che farebbero troppo angufte in proporzione della groflez- 
za delle Colonne, e non corrifpondenti alia grandezza del tutto infieme, fi determi- 
1)6 di dar ad efta la proporzione prelcritta £ l  Romano Scrittore pec gli Atrj, che 

. ibno lunghi dai 40. ai jo..Piedi, quando perb la lunghezza -di eflb Atrio- folTe fta- 
ta determinata, come, dice il. Palladio, con la linea diagonale del quadrato, il cui 
rifultato farebbe Piedi <(d.; ma liccome la lunghezza e Piedi S3- r»  ®gh divife que- 
ila lunghezza in tre parti e un terzo; e una di quelle b la larghezza delle Ale.
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Un Tablino di ottima flruttura vi e fabbricato, il quale ha due Colonne 

nel mezzo, che oltre al renderlo ornato, .e. di bella proporzione, fervono per 
foftenere le muraglie che dividono le Stanze dalle Logge. Sopra le Colonne vi ■ 
e una Cornice architravata che fa impofia alia Volta.

Le proportion!, che fanno elegante quefto Tablino, fono le feguenti. Le 
Colonne d’ ordine Dorico hanno otto diametri di altezzas la Cornice architra. 
vata e una delle otto parti e un 'terzo dell’ altezza delle Colonne ■; I’ altezza del 
Tablino dal fuolo alia fommita della Volta i  Piedi 21.
' Nelle Cafe degli Antichi dall’ Atrio ft paflava nel Tablino, in cui fi pone- 

vano le Immagini degli Uomini illuftri della Famiglia, e quello traeva le pro- 
porzioni dalla grandezza d^gli Atr>. II Palladio dice, che per accomodarii, lo 
ha pofto da an lato, e lo ha fatto fervire per Sacriftia, e che dal lato oppofto 
fece un luogo pel Capitolo de’ Religiofi corriljwndente nella forma e negli or
nament! alia Sacriftia, o lia Tablino.

Dall’ Atrio ft entra nel Cavedio, che piii propriamente chiameremo Clauftroj 
perche ferve ai Canonici Regolari. Ornato egli  ̂ di tre ordini d’ 
Architettura foprappofti 1’ uno all’ altro, e circondato' da Portici ad 

Archi, e da Colonne' appoggiate ai Pilaftri, da’ quali rilevano piii di mezzo 
diametro . Le Colonne Doriche del primo ordine, fonO alte 8. diametri, 
e h  Trabeazione corriljxtnde alia quinta parte dell’ altezza ddle Colonne; 
gli Archi fono alti 2. larghezze meno j-, e i  Pilaftri hanno f  di larghezza del 
lume degli Archi.

Si offervi, che nel Fregio Dorico non vi, fono Metope, ne Triglifi, e in- 
vece il Palladio vi foftitui Tefchi di Bue, con Bandelle, e Feftoncini graziofa- 
mente intrecciati { i ).

L ’ ordine fecondo e Jonico; le Colonne fono minor! delle Doriche quali la 
fettima parte; la Trabeazione e prpporzionata con una media Aritmetica, fra 
la quarta e la quinta parte delle Colonne, e gli Archi fono alti poco piii di.

una

Tavoh 26.

( l )  Orno il Palladio il Fregio 'Dorico ad imitazione del Jonico del Tempio della For- 
funa Virile, da lui dilegnato nel fuo Libro IV. Quefto ta  i Telchi di Bue intrec
ciati da Feftoni e Puttini; e quello del Palladio, da Bandelle e Patere graziofa- 
mente frappofte ai Telchi di Bue. Sommamente mi piacciono le oftervazioni del 
Chiariftimo Sig. Temanza intorno all’ ornamento di quefto Fregio, del quale dice: 
£ ’ rifieffihile pot xbe nel Fregio del Dorico non v i ftano T riglifi, mo si berte un eoniinuo 
intreecio di Tefchi Bue, e di-Patere grarjofamente legati con Bandelle e Fejioncini, qua- 
fichi fojfe il Fregio una Metopa fontinuaia. I l che f»  fatto dal nofiro Architetto con fot- 
tile difcernimento. ConcioJJtacofachi il Palco rifpmdente al Fregio fuddetto non i  fojienuto 
da-travi, che colle loro tefte figurine i triglifi, ma si da una volta, the fqfiiene il foie- 
Jff. Di tali avverten'ts, 0 artfigj fono ripiene le opere fee* 

iLJna limile cautel'a ulb il noftro Autsre, come abbiamo veduto,' in uno de’ dilegni della 
Facciata di .S. Petronio di Bologna. E percib alcuni vorrebbero che col medefimo 
artilizio avefte ornato il Fregio della Bafilica di Vicenza, la quale anch'efla ha. i 
Portici a volta, e non vi fono travi che fofiengano il Palco, e che rifpondano ai 
triglifi del Fregio; dicono che.fi larebbe cost levata la .puerile critica, che le Me
tope non fono di un quadra perfetto, quantunque, per aflerirlo, ci voglia la.fella 
pet mifurarle. *
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una larghezza e mczza ( i ).  II terzo ordine Gorintio e a Pilaftri, minorl delle 
Ck)Ionne Joniche “ ; la loro Trabeazione e alta la quarta parte. Quefti Pilaftri 
fono appoggiati al muro, e fra I’ uho e I’ altro fono aperte delle Fineftre chc 
illuminano il Corridojo, dietro al quale vi Xono le Celle de’ Religiofi, come 
ne’ piani inferior!. Quefto piano c per6 divifo in altro modo; cioe, le Celle, 
o f:a le Stanze, fono tutte di una medefima grandezza, e i muri di divifione, 
che feparano le une dalle altre, vengono Ibftenud dalle Volte delle fottopofte 
Stanze ( 2) .

Un altro Cortile iP  Palladio accenna nella fua Pianta, il quale refta feparato 
dal Chioftro da una Strada pubblica fegnata nella Pianta ch’ io .prefento nella 
Tavola XXIV. con le lettere

Quefta Strada doveva etfer coperta da un Terrazzato, al medefimo livello 
del fecondo piano.

Di la da quefta Strada, al piano terreno evvi difegnato uno fpaziofo Refet- 
torio lungo due larghezze, la di cui altezza e- al livello del terzo piano. Per 
entrare nel detto Refettorio dalla parte del Chioftro, era neceffario di paffare 
pel Terrazzato, che copre la Strada, e difcendere dalle Scale introdottevi a 

’ queft’ oggetto; il che vedrafli diftintamerite nella Pianta, c negli Spaccati. •
Xante fono le differenze che trovanfi fra il difegno e I’efecuzione, ch’ io 

mi trovo in dovere di trafcrivere Oid che dice il Palladio nel Lib. II. Cap. s- 
figli dice adunque: DalP Atrio f i entra nelP Inclaujiro, il quah ba tre mdim di Co- 
lonne, uno fopra t  altro: il primo e Dorico, le Cohnne efcono fuori dei Tilafiri piu cbe 
la metd: il fecondo e yonico , le Colonne fono per la quinta parte minori di quelle del 
primo: 11 ter%p e Corintio, ed ba le Colonne la quinta parte .minori di quelle del 
fecondo. ^

Nel difegno del Palladio, e molto meno nella Fabbrica efeguita, 1’ altezza 
delle Colonne non e minorata la quinta parte 3 imperciocche le Colonne D ori- 
che fono difegnate alte 18. Piedi, le Joniche 16., e le Cbrintie 14.5 e fono fab- 
bricate, le prime alte 17, Piedi e 4. oncie, le feconde Piedi 14. oncie 9 ., le terze, 
cioe i Pilaftri Corintj-, Piedi 12. oncie $. -Se non vi fofle una differenza di 3. 
oncie nell’ordine Corintio, crederei che quefti due ordini fuperiori fotfero mi- 
norati con una progreflione aritraetica decrefcente.

Di quanta magnificenza farebbe riufcita quefta nobile Cala, lo giudichino gl’ 
Intendentis imperciocche le parti coinponenti il tutto fono eccellentemente di- 
ftribuite, ed bgnuna in fe h regolare, proporzioriata, ed armonica. L ’ Atrio e 
fuperbo e grandiofo, il Tablino elegante, i Portici che circondano il Cortile 
fpirano una ragguardevoje magnificenza. Le Scale fono grandiofe e comode, ben-

chc

( t )  Gli Archi d’ una larghezza e mezza riefcono tozzi in un ordine Jonico: cosi dicono 
gli fpiriti delicati.

( z )  „  AppretTo f  Atrio, da una parte d la Sacrefiia circondata da una Cornice Dorica che 
to! fulo il Volto; le Colonne, che vi fi veggono, Ibftentano quella parte del muro 
deirinclauftro, che nella parte di Ibpra divide le Camere, ovver Celle, dalle Log- 
ge Palladio Lib. II. Cap. 6,
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cBe fieno a Lutnacaj il numero delle Stanze e delle Celle, comprendendovi le 
Forefterie ed altri luoghi, monterebbe a novanta ( i ); fuffidentiiSma quantita 
per poter contenere qualunque numerola Famiglia di Rdigiofi clauftrali. In 
quefta Cafa tutto ipira grazia, maeftria, e fomma diligenza di efecuzione.

Tutta la: Fabbtica  ̂ coftrutta di pietra cotta, e 1’ efterno e coperto di un 
fottiliifimo intonaco rotliccio: di pietra di cava fono folamente le Bafi, i  O pi- 
telli delle Colonne, le Impotte degli Arcki, e le Scime delle Cornid.

Dice r  Autore di aver eercato di aJfm>igHar quefia Cafa a quelle degli' jimiebh e 
a mio giudizk) pare ch’ egli vi iia maedrevolmente riuicito; avendo perd giu- 
diziofamente modificate le parti, e regolati i  precetti a mifnra de’ bifogni, e 
de’ coftumi d’ una Cafa religiofa. Saranno Hate quelle Cafe de’ Romani e 
pid grandiofe,. e codrutte di material! piu pregevoli j ma certamenl;e non faran* 
no riufcite ne pid elegand, ni pid corrette.

TAS^O LAXW .Vianta,

( hA , Bafe e Capitello delle Colonne IDoriche del

f  B. Cpmjce Architravata che regna tutto all intor- 
( no del Tablino.

TA^OLA XXFI. Altrt Sfateata. ( C. Trabeazione deH’ordine Dorico nel CoftUe.
( D  Impolla degli Arcki Doric!.
( F. Altra Impofta degli Arcki Jonici •

Mijure nd Difegni del Tatladia, Mtfure efeguite.

Atrio Inngo - -
Tablino quadrato ------- -- -
Stanze larghe
Lunghezza del Cortile: - - - - 
Diametro delle Colonne Doriche 
Sua altezza -
Larghezza degli Arcki - - - -  
Sua altezza
Diametro delle Cotonne Joniche 
Sua altezza -
Altezza degli Arcki . . . . . .
Diametro delle' Colonne Corintie 
Sua altezza -

S4- piedi 5 j . 6.
36. 2$. 4 , prmlato,* > j.prraIno.

14 . 6. t j* 6.
7 8 . 7S- lO.
2, J . 2* i . f

18 , >7- 4*F
9. 8. to .

16 . 16 . 3.
I . l a 1 . 8.

I 6. J 4- 9- f
1 4 . 9. t j . 6.

1 . 6. I* 4-
J -

F A &

f t )  Palladio Lib. II. Cap 6.
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f a b b r i c a  d i s e g n a t a
P E L  C O :

G I U L I O  C A P R A .

N EI fopraddetto II. Libro, Cap. 3. troviamo un’ altra invenzione del Palla
dio, di cui ecco la delcrizione.

Ha ancara U Sig, Giulia Capra, Cavaliere e Gentilmma Vicetitim, per amamenta 
della fua Patria, piuttojlo che per propria bifogio, prepdrata la materia per fahhricare, 
e cominciaio, feconda i difegni the feguono, in un belHjftmo fito fopra la flrada prinei- 
pale della Citta, aivra quefla Cafa Cortile, Ijtgge, Sale e Stange, delle quali alcme 
faranno grand!, alcune medioeri, ed alcune pieeiole • La forma far a bella, e varia. E  ctr- 
U quefto Gennluomo awa Cafa molto onorata e, magnifica, come merita il fm tiohil animo.

Nel trafportare i difegni dell’ Autore in forma maggiore di quella, in cui ellb 
gli ha pubblicati, ho dovuto fervirmi de’ numeri, co’ quali fono contraflegnate le 
parti della Pianta. Impereiocchi  ̂ mifurandok eon la Scala de’ piedi annefla ai 
detti difegni, le parti non fono corrifpondentj ai numeri che dinotano le lun- 
ghczze e larghezze,, come ognuno potra conofcere, efaminando con un poco di 
riflelfione il Libro del Palladio.

..  ̂ L ’ Area irregolare alfegnatagli lo determind a riquadrarfi con de’
avoa 27. (^lortiletti, che fervpno anche per dar lume alle. flanze vicine, e  

che nella Pianta fono contraflegnad con le lettere A. e B.
La Scala maggiore k lontanitfima daila Porta principale d’ ingreflb, per la qua

le perd non potrebbero entrar Carozze, od altri legnij mentre per accoftarli al
ia Scala dovrebbero paflare per la Sala terrena. V i provvide F Autore aprendo 
una Porta, che da ingreflb nel Cortife fegnato C. Di fronte a quefto Cortile 
difegnd una Loggia che corrifjwnde alia Scala principale, che verrebbe a fmontare 
in un’ altra. Loggia nel lecondo piano. Probabilmente nel medefimo Cortile 1’ 
Autore avrebbe collocato I? Cucine, e , tutti i luoghi neceffarj. in una comoda 
Cafa; alfrimenti-npn vedo.ove potefle annicchiarli fenza fconcertare la buona 
difpofizione degli appartamenti.
Tavola 28 difegnato la Facciata cpme fta precilamente nel Libro del

Palladio 5 e  quindi ho lafciatp le Feneftre fenza alqun omamento. 
L ’ Architrave e il Fregio fpno tutti due al medefimo piano fenza alcuna diftin- 
zione. 11 Palladio cid fece per aprirvi delle Feneftre che deffero lume agli Stan- 
zini; come fece quell’ antico Arehitetto nel Tempio-della Concordia, per por- 
vi una- Ifcrizione ( 1 ) .

Nella irregolare riftretta fituazione aflegnatagli feppe 1’ Autore adattare una'co- 
moda diftribuzione, la quale potra fervire d’ efempio agli Studioli d’Architettura. 
TJt/O LA XKVIL Pianta.

TAFOLA X W IIL Profpetto.
FAB-

( I ) Palladio Lib. IV, Cap. jo.'

    
 



F A B  B R I C A
D I S E G N A T A ,  E N O N  E S E G U I T A

T E L  n o  B . S  I  G. C O :

M O N T A N  B A R B A R A N O .
NEI primo Tomo della prefente Opera, alia pag. 48-., vi fono i Difegni, 

e la defcrizione d’ una Fabbrica inventata dal Palladio a richiefta del Co: 
Montan Barbarano , la quale  ̂ pofleduta dal Nob. Sig. Co: Antonio Porto 
Batbarano Cavaliere Vicentino. Per quefta Fabbrica il noftro Autore fece due 
Difegni della Facciata , ed una Pianta. Uno di quefti i  ftato efeguito, ed  ̂
il da me pubblicato: ma la fua Pianta e tanto divetfa da quella ftampata dal 
Palladio, ch’ e impolGbile dl riconofcetla.

Per rendere adunqUe compiuta la prefente Collezione, ho fatto incidere i due 
Difegni, cioe Pianta e Facciata, che fi trovano nel Libro II. dell’ Autore alia 
pagt 2 2 ., accompagnati dalla fua defcrizione. (dic’ egli") «/ Co; Montaa 
Barbarano per m  fuo Jieo in Vieen%a la  prefente imxn%ione, nella quale per cagion del 
fito non fervai f  ordine d i uha parte anco nelt altra. Ora quefio Gentiluomo ha com- 
prato i l  fito vieino:  onde ft ferva t  ifejfo ordine in tutte due le parti y e .  fceome da 
una parte v i fono le Stable, e luoghi per fervitori ( come ft vede nel difegno) eoti dalS  
altra v i vanno Stance, cbe ferviranno per Cucina, e luoghi da Donne, e per altre co- 
modita. S i ha ^ a  eomineiato a fabbrieare, e f i  fa  la Facciata feeondo i l  Difegno, 
ebe fegue, in forma grande ( I ) .  Hon ho pofio anco i l  difegno della Tianta, feeondo 
cbe e flato ultimamente conclufo, e feeondo ebe fono ormai fiate gettate le. fondamenta, 
per non haver pothto farlo intagliare, a tempo che f i  poteffe flampare ( 2 ) .  L a  entrata 
d i quefta inven%ione ha alcune Colonne ebe tolgono fufo i l  Volto, per le eagioni gid det~ 
te . D alla deflra e dalla finiflra parte v i fono due Stance lungbe im quadro e m e^o, 
e appreffo due altre quadre;  e oltre a quefle, due Camerini. 'Bieontra a lt  entrata v i e 
un andito, dal quale f i  enfra in una Loggia fopra la Corte. Ha quefta andito un Ca- 
merino per banda, e fopra Me%%ati, a’ quali ferve la Scala maggiore e principale della 
Cafa. D i tutti quefti luoghi fono i  Volti a lti Tiedi vent' uno, e mexxo. L a  Sala di 
fopra, e tutte le altre Stance fono in folaro;  i  Camerini fo li hanno i  Volti alti a l pa
re dei folari delle Stance. L e  Colonne della Facciata hanno fotto i  Tiedeftili,. e tol
gono fufo un Toggiuolo, nel quale f i  entra per la Soffitta.

Ta la 2 Efaminando la Pianta, fi vede che I’ Architetto ha dovuto uni- 
avoa 29. diftribuzione interna alia figura, ed ai muri eh’ efifteva-

no5 imperdocche le Stanze fono difegnate piu larghe Piedi 3. da una parte, 
di quello che fieno dall’ altra. In un lato del Cortile, il quale e largo Pie

di

( 1 )  Queflo difegno fi trova nel prime Tomo della prefente Opera nella Tavola XVIII.
(2) 11 difegno di queila Pianta e nella Tavola XVll. del ihedefimo Tomo.
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di i j . ,  trovafi collocata Ja Scuderia, che ha di larghezza i6. foli Piedi. Non- 
oftante tale anguftia, fono difegnate le pofte de’ Cavalli da ambi i lati; ma 
per vero dire impraticabili riufcirebbero per foverchia flrettezza. La Facciata c 
diiegnata d’ .un Iblo prdine Cotnpofito, polio fopra uno Stereobate, la cui al- 
tezza non corrifpoi^e ne alia quarta, ne alia quinta parte della Colonoa. Le 
Colonne fono alte l a  Oiametri e 7 ,  e la Trabeazione e fegnata un’oncia mi- 
nore della quinta parte dell’ altezza delle Colonne. Sopra di quella vi e un 
Poggiuolo follenuto dalla Cornice, dietro al quale s’ innalza un Attico fenza Fi- 
nellre e fenza Porte; benche dica il Palladioche li entrg nel Poggiuolo dalla 
parte della Soffitta ( i ).

Ho pubblicati quelli due Difegni, come lo furono dall’ Autore; fob vi ag- 
TmioU o Facciata gli ornamenti alle Fineflre; perch  ̂ mi parve

30* Profpetto cost nobile non doveflero mancare; e mi do a
credere che nel Libro dell’ Autore fieno Had ommelfi unicamente, perche i  di
fegni forono fatti in piccob format

TJFOLA XXIX. fuKta.

TJPVLA XXX. Tro/pem.

DI.

( i )  Credo di poter congetturare che il Palladio v’ abbia polio qnelFAttico, per date 
alia Sab una convenieote altezza, e pec fbtmare Ibpta le Stanze Granai, o ripo. 
ftigli per comodo delb Famiglia.
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D I S E G N I
Df U N A  D E L L E  I N V E N Z I O N I

I N S E R I T E  D A L  P A L L A D I O
N E L  L I B R O  T E R Z O  D E L L A  S U A  O P E R A .

E' FacU cofe il comprendere quanto giovi un’ area regolare per formar una 
I comoda e giudiziofa diftribuzione in una Fabbrica, e che niuho fcoglio piii 

difficile a fuperarfi pud incontrare un Architetto, quanto il vederfi aflegtiato un 
piano d’ irregolare figura. Chi coltiva P Architettura pratica, ben fa quanto 
malagevole cofa fia, e piena di noja il combinare una conveniente diftribuzio- 
ne dei profpetti, t  dei luoghi collo fconcio, che tifulta dagli ottufi ahgoli, e 
dagli acuti, e Vimpiegare a qualche cotnodo fervigio quelle parti, che per la 
loro figura riefcono imperfette.

La braPura nel fuperare quefte. difficolta da pochi rien conofciuta, e forfe 
da niuno viene abbaftanza ftimata) eppure eflfa forma uno de’ piii bei pregi di 
un Architetto.

11 noftro Palladio non contento di averne fomminiftrato un efempio- nella 
Fabbrica de’ N. N. U. U. Valmarana pofta nel Tomo primo, voile farci cono- 
fcere quanto foffe perito in qiiefta difficile parte. Egli perdd nel Libro III. 
della fua Architettura difegnd varie invenzioni, pubblicate poi a queft’ oggetto, 
le quali accrefcono la flima, in cui tenevafi il fuo forprendente genio.

La prima di quefte invenzioni, ch’ io prefento difegnata in tre Tavole, e 
preceduta dalla fpiegaztone dell’ Architetto nel fcguente modo. // fito di quefla 

prim a inven^ione (egli dice) e piramdah-, la bafa della piramide vieae 
* ad  ejfer la Pacciata priricipale della Cafa; la quale ba tre Ordini di Co- 

lonne, eioe i l  Dorieo i l  Jonico e ’l  Ceriutia ( l ) :  la Entrata e quadra, ed ba quattro 
Colome, le quali tolgotto fufo i l  vqlto, e propor^ieuam /  alte^xa alia largbe%xa:  d a lf 

una e /  ultra parte v i /one due Stance lungbe un quadra e due teixi (2 ) , 
alee fecando i l  primo modo d e lf altetepta de’ va lti: apprejfo eiafcuna v i e uu

M Came-

Tavola 3 1 .

Tavola 32,

( i  ) La Facciata  ̂ tanto aka quanto e larga; e il corpo di mezzo, rifalitb, e in proporzio- 
ne con ciafcheduna delle due Ale,* come due a tre; il che forma una quinta.

Gl'intercolunn) Dorici fono larghi 2. diametri e 2. terzi; quello di mezzo 4. diametri; 
ed hanno fra loro la proporzione del 2. al 3. Pare che gli ordini fieno diminuiti, 
cioe i diametri delle Coionne, con una progreffione Antmetica difcendente, 30. 24. 
18. Non lo alTerifoo per6 aftolutamente; imperciocche non mi ii refero intieramen* 
te intelligibiJi i numeri, co’quali fono concradegnate le Grlpnne Corintie del terz’ 
Ordine.

(z )  La lunghezza e larghezza di quelle Stanze farebbero in prqporzione di 3. a 5., ch’ 
c una lella maggiore; e la loro- altezza, la quale farebbe fecondo il primo modo 
dell’ altezza de’ volti, riufcirebbe di una media proporzionale aritmetica fra la lun- 
ghezza e I’ altezza, cioe i8. 24. 30.

    
 



Tavo/a 33.

X 4 6  X
Camerino, c Scala da fa lir 'nei M e^^ati: in capo deU entrata io w faceva due Stan- 
X_e lungbe utt quadra e meŝ ^o, e appreffo due Camermi della medefima proporpone, con 
le Scale cbe portajfero net M e ^ a ti:  e piu oltra la Sala lunga un quadra e due ter. 
x j ( I ), con Colonne uguali a quelle d e lf entrata; apprejfo v i farebbe flata una Loggia, 
nei cui fiancbi farehbono flate le Scale di forma ovals} e piu avanti la Carte, a canto 

la  quale farebbono flate le Cucine. L e  feconde Stance, doe quelle del fe- 
condo Ordine, avrebbano avuto d i alte%%a Tiedi 2 0 ., e quelle del tergp 18 . 

M'a / alte%xa delttm a e 1 'aitra Sala farebbe flata fine fotto i l  coperto ( Z) ;  e quefle 
Sale avrebbonp avuto a l pari del piano delle Stance fuperiori alcuni Toggiuoli, cW avreb- 
hono fervito ad allogar perfone d i rifpetto a l tempo di fefle, banchetti, e flm ili fo la x ^ , 

,La chiarezza, con cui fuole il Palladio defcrivere le fue invenzioiji, efclude 
la neceffita di commenti, perche fieno intefe. I Difegni della Pianta, della 
Facciata, e dello Spaccato da me aggiunto e tratto dagli efemplari e dal tefto 
dell’ Autore, debbono certamente fat ammirare quefta bella invenzione, la qua
le c maeftrevolmente adattata ad una difficile figura, da lui chiamata piramida- 
le . La nobilta, 1’ elegariza, ed il cqmodo vi fi titrovano come in tutte le al- 
tre Fabbriche, e provano fefnpre piii la di lui perizia.

T JF O L A  X X X I. Pianta. 

T W O L A  X X X IL  Prof petto. 

T A F O L A  X X X III. Spaccato.

IN-

( i )  D! un quadro due terzi dovrebb’ effere la proporzione di quefta Sala, che forme- 
rebbe una êfta maggiore. Notifi,'che nella Pianta pubblicata dal Palladio vl fono 
trafcorfi moltiffimi error! ne'numeri.

(z) L’ alrezza della Sala quadrata farebbe d’ una larghezza e un terzo, che forma una 
quinra; e quella della Sala maggiore farebbe una media proporzionale geomettica.

    
 



I N V E N Z I O N E
F  A T  T  A

d a l  P A L L A D I O

P E R U N A S I T U A Z I O N E

I N  V E N  E Z I A.
DElla feguente invenzione, ricopiata' dai difegni deU’ Autore, ho formato 

tre Tavole 5 la prima contiene la Pianta, le feconda la Facciata, e la 
terza prefenta lo Spaccato, che vi fu da me aggiunto, e che ho ricavato dalla 
defcrizione che precede 1 due,difegni pubblicati dal Palladio.

Per rendere nota appieno I’ intenzione dell’ Architetto, rifolfi di pubblicare la 
predetta defcrizione, lufingandomi di far cofa grata al Leggitore col porgli fot- 
to agli occhi uno fquarcio ripieno di chiarezza e di precifione, atto a dargli 
un’ idea perfetta deirOpera.

F fA  per up fito in Veneija la fompofia inven^one. L a  facciata pria- 
cipale ha tre ordini d i Colotme •, i l  primo e Jonico, i l  fscondo Coritt- 
tio , ed i l  ter%p Compofito ( i ).

L a  Entrata efce alquanto in fuori; ha quattro Colonne uguali, e fm ili a
quelle della Facciata, Le Stance, che fono dai^fianchi, banna i Vohi
fecondo il primo modo dell" a lte ra  dei Volti ( 2 ) :  oltre quefle v i fono 

altre Stance minori, e Camerini, e le Scale, che fervono a i Me^%ati. ■ 'Bfmcdntro a lt  
Entrata v i e un Andito, per i l  quale f i  entra in una Sala minore, la quale da una 
parte ha una Corticella, dalla quale prende lume, e d a lt altra la So:ala maggiore e
principale d i forma ovata, e vacua nel me%xp, con Je Colonne intorno,' che tolgono fufo
i  gradi. “Piu oltre, per un altro Andito f i  entra in una Loggia, le cut Colonne fono Jo - 
niche, uguali a quelle d elt Entrata. Ha quefla Loggia uw appartamento per handa, 
corne quel It d e lt Entrata: ma quello ch' e nella parte fn iflra  viene  ̂alquanto diminuito

per

Tavola 34. 

Tavola 3J. 

Tavola 36.

( 1 )  „  La larghezza di quefta Facciata, e la fua altezza lino'alFultima Cornice hanno 
la proporzione d’una terza minore, ciô  5. e d.; e il corpo di mezzo, Iporgente 
con tutta la lunghezza di efla Facciata, ha quella che vi e fra il 3. e il p. Le 
Colonne dei tre Ordini, Jonico Corintio e Compofito, fono diminuite in proporzio- 
ne Aritinetica, ciô  22. 4'• ip -  15. I Diametri di quefte Colonne farebbero ijella 
medefima proporzione, fe quello dell’Qrdine Compofito fbire,.in vece d’oncie 17., 
d’oncie 18 ., come pare per tutte le ragioni che dovrebb’elfere. Imperciocche le 
Colonne ftrebbero alte 10. Diametri, ,e non 10. g ;  allora fi avrebbe la leguente 
progrelfione Aritmetica decrefcente 30. 24. '18. lo luppongo che hel Libro dell’ Au- 
tore fieno malamente marcati i numeri delle Colonne, cioe i Diametri. Le relpet- 
iive Trabeazioni poi hanno fra loro la medefima proporzione Aritmetica, o fia pro- 
grellione decrelcente 4. 7 ; 4.; 3. 7 .

(2 ) Cioe una media proporzionale Aritmetica.
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per eagioa del Jito: dppi‘e{(0 vf e VM Corte con Colonne tMerno che fanno Conitore, it 
quale ferve alle Camere di dietro, ove fiarebbom le Donne, e vi farebbono le Cueine. 
La parte di fopra e Jimile a quella d i [otto-, eccetto che la Sala, cbe e fopra la En- 
trata, non ha Colonnf, e giugne coll a fua altetcxtt fino [otto il teth, ed ha un Corrito- 
re, 0 Toggiuolo, a l piano ■ delie tert̂ e Stance, cbe fervirebbe anco alle Fmejlrt di fo
pra; percbe in quefia Sala ve ne farebbono due Ordini, La Sala minore avrebbe la 
travatura al pari dei Volti delle fecohde Stance, e farebbono, quefli Volti alti ventitre 
Tiedi: le Stance del terxi Ordint farebbono in Solaro di alteox* di diciotto Tiedi. 
Tutte le 'Porti, e Tineftre /  incontrerebbono, e farebbono una fopra t  altra, e tutti i 
Muri avrebbono la loro parte di earico: le Cantine, i luogbi da lavar i drappi, e gli 
ftltri Magaexiii farebbono flati aceoniodati fotte terra.
. Da.quefta defcrizione fi raccoglie fempra meglio con quanta efattezza difpo- 
nefle i piani de’ fuoi Edifizj, provvedendo a quanto xendevafi necelfario in una 
nobile Cafa fabbricata in qua’ tempi: imperciocch^ in quefta veggonfi Sale, co- 
modi Appartamenti, L o g g eG o rtili, decorazioni interne ed efterne, belle forme 
di Stanze di diverfa grandezza com armoniche proporzioni innalzate, grandiofa 
Scala, quantunque a Lumaca, giudizioli ripieghi, per ridurre Tiraperfetta figu- 
ra del piano nel poflibile miglior modes un Tutto in fomma,-che niente Safeia 
a de&ierare.

•>
T/S^OLA XXKIF. Pianta.

TAFOLA XXW . Ploppetto,

TAFOLA. XKW 1, Spaesato.

FAB-
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F A B B R I C A
D I S E G N A T A  D A L  P A L L A D I O

P £ 2? L I  S IG K O T il CO: CO:

FRANCESCO. E LODOVICO
F R A T E L L I  T R I S S I N I .

NOjofiflima cofa ella e efaminare il Dlfegno di una Fabbrica, e trovare i 
numeri, che dimoftrare a un dipreflb dovrebbero le dinlenfioni delle fue 

parti, fcorretti in modo da non intendere cofa alcuna. Tal difpiacere, frequen- 
temente da me provato nel compilare i materiali di queft’ Opera, talmente mi 
difturbd, che fu quafi per me un obbietto a profeguirla. Non pud crederli 
peravventura quanto frequenti, e di qual confeguenza fieno i difordini di tal 
genere, che fcopronll, mifurando colla neceflaria diligenza le gia erette Opere 
Pallaftliane, e confrontando le mifure ftefle colle numerate dimenfioni nel Tefto. 
Pochi, a mio credere, fi accinfero a tale operaziones e pochi certamente a 
fronte di tanti imbrogli profeguita avrebbero I’ imprefa. E  fe mi fu necelTaria 
una indicibil pazienza per pefcare il vero nella ferie delle Fabbriche gia edifi- 
cate, ognuno pud intendere quanto maggiore il fagrifizio fia ftato nel rintrac- 
ciare le giufte proporzionL degU Edifizj difegnati e defcritti con numeri non 
corrifpondenti alle leggi, e fcorrettiflimi.

Ne’ Difegni della feguente Fabbrica non folo fi trovano rimarcabili differen- 
ze nei numeri, ma le figure delle Stanze, e delle Sale non corrifpondono alle 
mifure univerfali. Se almeno quefto celebre Architetto avefle pofto a’ fuoi di
fegni le refpettive Scale de’ Piedi, avrebbefi avuto un foccorfo, onde con qual- 
che certezza pubblicare le fue invenzioni. Ma le parti non corrifpondenti al 
tutto, i numeri che determinano le pofitive dimenfioni imbarazzano in modo, 
che non fi pud ricorrere, per mio avvifo, fe non alia probabilita, appoggian- 
dola al fiftema dell’ Autore,

Prima di fare alcuna oflervazione fopra quefta bella idea de! noflro Palladio, 
rapporterd il fuo Tefto, che dice: Peci gia, riehiefio dal Co: Praacefeo, e Co: Lo- 
dovico pratelli do Trijjim, per un loro fito in Vicenza la feguente inven%ione: fecondo la 

 ̂ quale avrebbe avuto la Cafa un entrata quadra ( I ), divifa in tre fpa'̂
avo a 37. Colonne di Or dine Corintio, accioccbe il Volto fuo avejfe avuto forte^ 

\a e proporgione, Dai fianebi vi farebbono flati due Appartamenti di fette Stangt per 
uno, computandovi tre Meggati, dquali avrebbono fermto le Scale, che fono a canto 
i Camerini. U  altegx“  delle Stange maggiori farebbe ftata Piedi ventifette, e delle

N

( i)  j, Nel difegno 1’ entrata non i  di un quadrate perfetto, quantunque fecondo il Te
fto, e i numeri dinotanti il tutto, lo dovrebb’elfere.
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ntedloeri r  minori dieciotto, IPiu a dentro fi farehbe ritrovata la Cone eirfondota da Loggie 
di Ordine Jonico. Le Colenne del primo Or dine della Faeciaea farebbono flate yonicbe, 
ed uguali a quelle della Certe\ e quelle del feconda Ordine Corintie. La Sala farehbe 
ftata tutta libera, della grandê ô a deltEntratai ed aha fin fotto il tetto, al pari del 
piano della foffltea avrebhe avulo un eorritore: le Stance maggiori farebbono fiate in 
folaro’̂  le mediocri e piccole in Volto, A canto la corte vi farebbono flate Stance per 
le Donne, Cucina, ed altri luoghi-, fotterra poi le cantine, i luoghi da legne, e al~ 
tre comoditd ( i ).

La bella defcrizione fatta dal Palladio non ha bifogno di fpiegazionij poich’ 
egli fa conofcere con fufficiente chiarezza, bench  ̂ in poche parole, la comoda 
e magnifica difpofizione della Fabbrica, la quale dovrebb’ effete ftata pofta in 
Ifola,' perchc tutto all’ intorno vi fono difegnate delle Fineftre, per illuminate 
le Stanze.

Dai numeri dinotanti le parti di quefta Pianta, come ft vede nella Tavola 
X X X V II., rifulta ch’ effa i  quafi un quadrato perfetto, il quale fu divifo in 
una grandiofa entrata quadra di 40. Piedi per ogni lato, compartita da Colon- 
ne in tre fpazj, e in due comodi Appartamenti, ognuno compofto di fette Stan
ze, computandovi gli Stanzini, e gli Ammezzati, a’ quali fervono le piccole 
Scale vicine. Le due Stanze accanto fono lunghe due larghezze, cioe di pro- 
porzione di ottava: alia figura fi riconofcono per Anticamere, e fono ornate 
con Nicchie, e Camini da fuoco: alcune altre di quefte Stanze hanno la pro- 
porzione di terra minore, ed alcune del tuono minore, cioe 9. e 10.5 ed i l  
Cortile, circondato da Logge tutto all’ intorno, ha per approffimazione quella 
di quarta.

Nel piano fuperiore vi fono altrettante Stanze, Stanzini, e A m 
mezzati, con una grandiofa Sala, la cui altezza giugnerebbe fin fot

to il tetto; ed al piano della Soffitta vi farebbe un Poggiuolo, o fia Corridojo. 
Le Stanze maggiori di quefto piano avrebbero avuto i foffitti piani; le medio
cri e piccole, in Volto. L ’ altezza delle Stanze maggiori del primo piano, fe- 
condo il Palladio, dovrebb’ elfere di Piedi 27., che corrifpondono alia media 
proporzionale Armonica; le minor! larghe Piedi i j . ,  lunghe 20., ed alte, com’ 
egli dice, 18., dovrebbono eccedere in fiffatta altezza di poco la media propor
zionale Aritmetica; e le mediocri farebbero alte fecondo la propotzione ar
monica .
Tavola larghezza del corpo di mezzo col totale della Facciata cor-

avoa J9. j. yn’ ottava j c ognuna delle due
Ale e quafi di proporzione unifona con eflb il corpo di mezzo. Joniche fono 
le Colonne dell’ Ordine a terra, il quale ripofa fopra un zocco; la fua Tra- 
beazione e la quinta parte di effe Golonne; e VOrdine fuperiore, che k Co- 
rintio, ha il Diametro delle Colonne minore del Jonico la quinta parte, ed ha 
una proporzionata Trabeazione.

Col

Tavola 38.

( t )  Palladio Lib. II. Cap. 17.
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Col folito Frontone il Palladio ha terminato la Facciata ,• f o ^  di cui vi fono 

Statue che elegantemente la decorano. ■ /■
In quefta nobile Cafa il noftro Palladio ha giudiziofamente difpod  ̂ tutte le 

parti che rendonfi jieceflarie per I’ abitazione d’ un illuftre private, a riferva 
delle Scuderie, e di altri luoghi infervienti ad efle, le quali farebbero ftate po- 
fte in (ituazioni opportune. Si pud dunque giuftamente concluderei che quefta 
bella idea dell’ Autore & una invenzione perfetta, poiche racchiude grandiofita, 
comodo ed eleganza. Ad alcuni perd non piacciono le Scale ovate, o .fia 
elittiche, perche le vorrebbero piii comode, e corrifpondenti alia nobilta degli 
Appartamenti, delle Logge, delle Sale, e dell’ Entrata; e defideterebbero che al- 
cune delle piccole Scale foflero almeno fulficientemente illuminate: ma io fup- 
pongo che il Palladio non abbia voluto perdere, nel fare una Scala grandiofa , 
troppo terreno, come farebbe ftato neceflarioj tanto piii, che quantunque la 
Fabbtica fia nobile, elTa non e perd di quella magnificenza che lo efiga indi- 
fpenfabilmente.

T ^ O L A  IQ O m i. Tianta.9
T m )L A  X X ^ m . Spaemo.

T ^ O L A  XXXIX. Pnffftto.

IN -

    
 



I N V E N Z I O N E
I  D E  A  T  A

D A L  P A L L A D I O
P E R  U N A  S I T U A Z I O N E

A S S E G N A T A G L I  I N  V I C E N Z A .

La  vaga idea, che in tre Tavole io prefento, c ftata pubblicata dal Palla
dio nel Libro II. Capo 17 . della fua Architettura, ed imniagiiiata per il 

Co: Giacomo Angarano, quel medefimo Cavaliere, a cui ha confacrato i pri- 
mi due Libri della fua Opera. Nella Lettera Dedicatoria egli lo nomina fuo 
benefico e liberal Protettore. Egli certamente avra tutto impiegato il proprio 
talento per corrilpondere in qualche parte con la nobile e ingegnofa invenzione 
alle obbligazioni contratte, delle quali fa ivi grata e onorevole menzione.
Tavola o ^  Pianta e difegnata d’ un quadrilungo di due larghezze, e ^ua- 

avo a 40. quinto; e dovera effete ifolata: lo dimoftrano le Fineftre a-
perte nei fianchi della Fabbrica, e le Colonne, di cui fono ornati. Per co n o - 
fcere quanto regolare e giudiziofa lia la diftribuzione interna, bafta riflettere 
alia Pianta, e a quanto dice il Palladio nella defcrizione di quefta Fabbrica . 
La itiven'njme, egli dice, qui pofla, fu fatta al Conte Giacomo Angarano per un fuo fito 
j  j  1’®'' Citta. Le Colonne della Faeeiata fono di Ordine Compofi-

to. Le Standee a canto f  Entrata fono lunghe m quadra e due ter^i ( I  )-• 
appreffo vi e un Camerino, e fopra quello un Me^xato, S i pajfa poi in ma Cone cir- 
T  I 1  Vortici; le Colonne fono lunghe Tiedi trentafei ( Z), ed hamo

^ dietro alcuni Tilaftri, da Vitruvio detti Parafiatice, che fofteatano il  Pa-
vimento della feconda Loggia; fopra la quale ve ne e un altra difcoperta a l pari del
piano deir ultimo folaro della Cafa, ed ha i Poggiuoli intorno. Pfu oltre f i  trova un
ultra Carte circondata fimilmente da Portici: i l  primo Ordine delle Colonne e Dori-
to ( 3 ) )  >l fecondo e Jonico; ed in quefla f i  trovano le Scale ( 4 ) .  "Rella parte op-
pofla alle Scale v i fono le S ta lle , e v i f i potrehhono far le Cucine, ed i  luoghi per 
Servitori. Quanto alia parte di fopra, la Sala farebhe fen%a Colonne, ed i l fuo fo
laro giugnerebbe fin fotto i l  tetto: h  Stanxe farebbono tamo alte, quanto largbe, e v i

fareb-

( I ) La larghezza e lunghezza delle Stanze e una fefta maggiore; e I’ altezza i  una 
media proporzionale Aritmetica.

( 2 ) Quefte Colonne ilblate fono di proporzione pin tozza di quelle della Faeeiata; 
avvertenza pratieata forfe dall’ Autore, perche I’ area, che le circonda, diminuilce 
alcun poco il loro diametro.

( 3 )  Di otto diametri e la fua altezza, per arrivare con 1’ Ordine Dorico a quella del 
primo piano.

( 4 )  Avvertafi che quefte Scale montano una contro I’ altra, come ho fpiegato nel ter- 
zo Tomo alia pagina 38. nella Fabbrica di S. E. il Sig. Leonardo Mocenigo.
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farebbono Camerini e come nelU fa n e dl fotto, Sofra le Colonne della Fac-
ciata fi fotrebbe fare un Toggiuolo;  i l  quale in molte eccafoni tornerebbe comodiffimo, 

Tanto chiara c circonftanziata e la fpiegazione fatta dall’ Autore per quefta 
invenzione, che niente, a mio parere, >vi fi potrebbe aggiugnere che non fof- 
fe fuperfluo. lo credo per6 di dover dimoftrare le proporzioni che il noftro 
Architetto iia praticate per fimmetrizzare la Facciata, cioe qqali relazioni fian- 
vi fra la larghezza e I’ altezza, e fra il tutto ed alcuqe delle fue parti; ed in- 
oltre dimoArare con quali regole egli abbia proporzionate le parti interne.

lo  trovo, che Taltezza della Facciata fenz  ̂ I’ Attico ha quella proporzjone 
con la larghezza, che vi  ̂ fra I’ uno e il due, cioe la ottaya. L ’ altezza dell’ 
Attico e quella delle Colonne fono una doppia. ottava,’ come I’ uno al quat- 
tro; e quella del Pi^dlftallo, o fia ^tereobate  ̂ col Zocco ha la proporzione con 
r  Attico, che vi h fra I’ S. e il 9., cio4 dr feconda maggiore.

Le Stanze del primo piano fono di bella proporzione: le’ fnaggiori, che il 
Palladio dice lunghe una larghezza e due terzi, haniio quella’ proporzione che 
vi e fra il 3. e il J . ,  cio  ̂ una fefta maggiore; e fono innalzate con una me
dia proporzionak Arifmetlca. OlTervifi che le tre dimenfioni, di larghezza , 
altezza, e lunghezza., formano > na progreffione Aritmetica afcendente, 3. 4. j.’ 
La larghezza dell’ Atrio ha con la fua lunghezza la proporzione che d fra il 3. 
e il S*; git Stanzini foao in proporzione di 2. a 3 .; il che forma una quinta; 
e con la loro altezza, ch’  ̂ una media proporzionale Aritmetica, vi fi trova 
una ptogrelfione Geometrica afcendente.

Qualche altra parte vi farebbe forfe che potrebbefi offervare, e che, per no« di- 
lungarmi oltre al dovere, lafcio che gli Audenti con le loro meditazioni rintraccino.

Nobile e grandiofe farebbe tiufcita queAa invenzione, fe foffe Aata efeguita, 
come ognuno pud comprenderlo da’ difegni della Pianta, della Facciata, e del- 
lo Spaccato da me aggiunto ai difegni dell’ Autore per maggior chiarezza; imper-' 
ciocche il comodo, la convenienza, il decoro vi fi ammirano perfettamente unit!.

Una Facciata ornata ( i ) ,  un Atrio ndbile e proporzionato, Cortili, Portici 
eleganti, comodi Appartamenti, Scale lucide, e ben fituate, Stanzini a tetto, 
Scuderie, fuoghi da fervigio, formano un tutto adattato perfettamente alia figu- 
ra del Piano aflegnato al giudiziofo Inventore, in cui rifplend? la fua pert* 
zia, ed il fuo ingegno. ,

T a ^ O L A  X L . Tiaata,

TAIAOLA X U . Vroffetto. 

TAVOLA X L IJ. spaccato. o FAB-
( I ) Nel difegno della Facciata pubblicato dal Palladio la Porta e le Fiaeftre non han- 

no alcun ornamenro, forfe perche e delineato fn piccoliflima forma: ma riflettendo 
alia nobilta dcll’Ordine, credei bene di far nel mio difegno le Fineftre con quel Ib- 
lo ornamento, che pub etfere contenuto nella riftrettezza degl’ intercolunnj. La Por
ta per la medefima ragione dell’ intercolunnio maggiore, ch’ e riftretto, non puo ef 
fere ornata.

    
 



F A B  B ’r  I C A
D I S E G N A T A  D A L  P A L L A D I O

P £  2? I  L  C O :

G I O ;  B A T I S T A  D E L L A  T O R R E .

1L  Co! della Torre, Cavaliere d’ una delle piu illuflri Famiglie dl Verona, fe- 
ce forrnare dei difegni dal noftro Architctto,- per erigere una bella Cafa ful- 

la Bra, uno de’ piii cofpkui luoghi di quell’ amena Citta. Qualche conrraria 
coinbinazione s’ interpofe alia coftrozione di elfa; ne altro ci rimafe che i  dife
gni lafciatici dal Palladio nel fuo feirondo Libro, Capo 17,, accompagnati da 
una breVe defcrizione, iiia fufRciente per la loro intelligenza, la quale io do 
qui ricopiata.

In Verona, a’ Vortoni detti volgarmente la Bra, fito nctaiilijjimo, il Co; do : Batifia 
Ta la Torre difegno gia di fare la fottopofla Fahbrica: tla r̂ uale anrebhe

avo a ^ 1.  ̂ Giardino, e tutte quelle parti ebe f i  ricereano a luogo tofnodo e
dilettevole. Le prime Stam(e farebbono flate in Volto, e fopra tutte le picciole v i fa- 
rebbono flati Me^^ati, d  quali avrebbono fervito le Seale picciole m- Le feconde Stan- 

j  quelle di fopra, farebbono flate in folaro, Ualte^xa della S a la
avo a 44. giunta fin fotto il tetto;  e al pari del piano della Soffitta v i fa -

rebbe flato uu Corridore, 0 Toggiuolo, e dalla Loggia, e dalle F'meflre mefle net pan- 
chi avrebbe prefo il  lume, '

Con la folita fua magnificenza e giuftezza d’ idee il noftro Palladio formd 1’ 
Interna diftribuzione della nobile Cafa, nella quale vi farebbero Stanze di varie 
grandezze, Logge, Sale, Ammezzati, Stanzini, molte Scale, ed in fine un de- 
corofo Profpetto, degno della ragguardevole Famiglia che doyeva abitarla nella 
nobile Cittd di VerOna, e degno dell’ iHuftre Archhetto.

T JV O L A X L lIL T ian ta.

TAVO LJ XLTV. Trofpetto.

IN-

    
 



I N V E N Z I O N E
d e l  P A L L A D I O

P E 2? I L  C A V A L I E K ^

CIO: BATISTA GARZADORE
V I G E N  T  I N

S E tutte le Fabbriche difegnate dal noflro Architetto foflero efegulte, quanto 
n’ avrebbe maggior onore ii di lui nome? L ’ lnvenzione feguente ne fom- 

miniftra una ulterior prova. Egli difegnd quefta Cafa pel Cavalier Garza- 
dore , e la defctifle nel feguente modo.

Ff« ancora a l Cavaliers Gio: Batifia Gar%adore, Geutiluome Vtcentino, la feguente 
y   ̂ Inven^ione, nella quale fom due Logger una davanti, e una di dietro, d i 

aw  a Corintio. Quefie Logge. hatmo i  feffitti ■, e cost anco la Sala terre-
« a , da quale e nella parte piu a dsntro della Cafa, acciocche jia  frefca nella E flate, 
ed  ha due Or dim  d i Tenefire ( l ) .  L e quattro Colonne, cbe f i  veggono, fofletitano il  
2< / g feffltto, e rendono forte e fieuro i l  pavimenfo della Sala di fopra;  la qua- 

^  le e ^adra e fenga Colonne I e tanto alta quanto larga, e di piu quanto 
d la gro^e^a della Comiee, Id  alterexa dei Volti delle Stance maggiori e fecondo i l  
tetxo modo delF a ltera  d i  V olti: i Volti dei Camerini fono alti P iedi fed ici, L e  
Stance d i fopra fono in folaro: le ColOnne delle feeonde Logge fono di Ordine Compofi- 
to, la  quinta .parte minori di quelle di fotto. Hanno quefie Logge i Vrontefpicj; i  qua- 
li  income ho detto di fopra) danno non mediocre grande^r̂ a alia Pabbrica, facendola piu 
elevata nel metsp̂ p, cbe nei fiancbi,  e fervono a eollocare le infegne.

Quefta Fabbrica, la cui Pjanta e quafi d’ un quadrato perfetto, avrebbe do- 
vuto efferq fituata in un Ifola.5 perche tutto all’ intorno vi fono Feneftre, ne- 
cet&rie per illuminare le Stanze. Ornata ella lar^be di due uguali Facciate, 
delle quali probabilmente due Strade avrebbero determinato il confine, quando' 
una di efle non fbfle volta verfo un Cortile, o'Giardino.

T A V O LA  X LV . Tianta,- 

T A V O LA  X LV I. Trofpetto.

DI-
( i )  Nella Pianta difegnata dall’ Autore quefta Sala ^'marcata per un verfo Piedi 28 i  

e dovrebb’ eflc-re Predr 30., cioi „edefrrua lunghezza^delle due Logge
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D I S E G N I
D’ U N  A  F  A  B  B R  I G  A

I N V E N T A T A  D A L  P A L L A D I O
S . E . I L  S I G .  C A V A L I E - R E ,

L E O N A R D O  MO.CENIGO^
INvent6 il Palladio la Fabbrica, della quale efpongo i difegni, per S. E . il 

Sig. Cavaliere Mocenigo, e ce ne lafcid i difegni, e la defcrizione. lo poi 
v’ aggiunfi uno Spaccato, perchc folfe men difficile I’ intenderla. La defcrizio
ne fuddetta, e i difegni t̂rovanfi al Libro fecondo .delle Opere dell’ Architetto 
alia pag. 78. Ecco com’ egli precifamente ne defcrive tutte le parti. Feci a re- 
qutjhiione del Clarijftmo Cavaliere Sig. Eeonarde Mocenigo la inven%ione che fegue, per 
Tavol un fuo Jito fopra la  Brenta. Quattro Loggie, le quali, come braccia,

** tendono alia circonfereti%a, _pajono raccoglier quetli che alia Cafa f i  appro/-
f%mano:  a camo a quejie Loggie v i fono le  Stalle dalla parte dman%i che guarda fopra 
i l  Fium e, e dalla-pane di dietro le Cacise, e i  luoghi per i l  Fattore e per i l  G a jia l- 
Ta la  8  ̂ mexxo della Faeciata, e di fpe/fe Colonne ( i  ) ,

^ ‘  le quali, perche.fono ahe 40. F ied i, hanno di dietro alcuni T ilaflri la r -  
gbi 2. T ied i, e groffi ua Tiede e un quarto, che foftentano i l  piano della feconda Log
g ia ; e plii a dentro jt trova i l  Corlile circondato da Loggie di Ordine Jonicoi i Vorti- 

, ci Jono largbi quanto e la hnghe^a delle Colonne, meno un diametro di 
Colonna. D ell ifejfa  largbegga fono anco le loggie, e le Stan%e che guar- 

iano fopra i G iardini;  accioccbe’l  muro che divide un memhro dalt altro fia  pofio in 
meggpt per fofientare i l  colmo del copertoL e  prime Stance farebhono molto comode a l 
mangiare, quando v  intervenijjfe gran quantita d i perfme;  e fono di proporgione doppia. 
Quelle degli angoli fono quadra ( 2 ) ,  ed banno i  Volti a Scbiffo, alti alPImpofta, 
quanto e larga la Stau%a; ed bamto di freccia i l  tergp delict largbegga. L a  Sala e 
lunga due quadri e me^xe i le Colonne v i fono pofle per proporsfonare la lunghegga e la 
largbe%xa a ll alte%%a; e farebhono queJle Colonne folo nella Sala  terrena; percbe quella 
di_ fopra farebbe tutta libera. L e  Colonne delle Loggie di fopra del Cortile fono la quin
ta parte pin pcciole di quelle d i fotto, e fono d i Ordine Corintio ( 3 ) .  L e Stance di

fopra

( 1 )  Gl’ intercolunn) lateral! fono d’ un diametro e mezzo, ed il magglore d! due diametri.
(2 )  Le Stanze, che il Paladio dice quadrate, fono quelle degli angoli della Faeciata prin- 

cipale. Quelle poi dalla parte, che guarda il Cortile, fono larghe quanto le Logge 
circolarij cioe Piedi 16.;  le Stanze minor! dal Palladio marcate con numeri, larghe 
Piedi 15., dalle mifure del tutto inlieme non potrebbero eflere che Piedi 12. onciep.

f j )  Le Colonne Corintie del focondo ordine delle Logge del Cortile non potrebbero eC 
fere la fola quinta parte minor! di quelle di fotto, che fono Joniche; imperciocche 
quelle con la loro Trabeazione debbono arrivare all’ altezza di Piedi 27,, cioh a queb

la del
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fopra fins tanfo alte quanto iargbe t L e Scale fono in  capo del Cortile 
tma al contrario d ilt  altra. '
 ̂ Dai difegni, e dalla defcrizicaie di quefta Fabbrica ognuno facilmente potra 
conofcere di quanta eleganza e magnificenza farebbe riufcita, fe fbfTe ftata efe- 
guita fotto I’ occhio del fuo Inventors. Egli avrebbe indubitabilmente corretto 
gli errori trafcorfi nella flampa della medefima: .imperdocche non e prefumibile 
che g ! intercolunnj Jonici delle Logge, ehe tendono alia circonferenza, foflero 
larghi cinque djametri ( t ),  avendo egli difegnato nelle porzioni di circolo fei 
foli'intercolunnj.

Egli avrebbe al certo regolato egualmente le mifure del Cortile interne, 
da lui contraflegnato con numerij imperciocche uno de’ lati e Piedi y j . ,  e T 
altro Piedi $9.1 dividendo quefto in cinque intercolunnj, oltre alle Colonne afv 
pajate fu gli angoli, e 1’ altro in fette, fi rilevera evidentemente, che paffa della 
differenza fra queft’ intercolunnj e quelli dell’ altro lato. - '

La graziofa diftribuzione interna di quefta grandiofa Cafa deve incontrare il 
■ genio degli amatori della buona Architettura: la bella forma delle Stanze,; le 
armoniche proporzioni che vi fi ammirano, dimoftrano la perizia del gran Mae-* 
ftro; ipiperciocchc le maggioti, che fono larghe Piedi 20., lunghe Piedi 40., fa- 
rebbero innalzate quafi con la media proporzionale Armonica all’ altezza di Pie
di 26. oncie 8.; alcune altre, doe quelle vicine alia Sala, avrebbero I’ altezza 
della media Aritmeticaj e futte le altre potrebbonfi innalzare perfettamente con 
dimenfioni armoniche, le quali io tralafcio di accennare co’ nomi di quarta, 
quinta, fefta maggiore, ottava, per non infaftidire il Leggitore con repliche 
nojofe.

Le Stanze del fecondo piano farebbero tanto alte, come dice 1’ Autore,-quan
to larghe 5 ma la Sala di quefto piano medefimo riufcirebbe baffa in proporzio- 
ne della fua grandezza: efla farebbe lunga Piedi 76., larga 30., e niente piu 
alta di Piedi 21 . ,  per quanto fi comprende da’ difegni. Ma forfe, il Palladio 
con un Attico 1’ avrebbe innalzata almeno 9. Piedi, per proporzionarla alia 
larghezza.

Nel piano fuperiore vi farebbero degli Stanzini a tetto, che vengono indica-' 
ti dalle quattro Scale fecrete a canto alle Logge, e dalle Fineftre difegnate nel
la Trabeazione convertita della Facciata.

Quanto fpazio fia impiegato per la magnificenza, in quefta immaginata e non 
efeguita invenzione, ognuno pu6 comprenderlo: tre Logge efterne vi fono oltre

P a quat-

ja del primo piano. L’ altezza del piano terrene alia Ibmmita della Cornice e Pie
di 48.j dandone 27. per I’ ordine Jonico, rimarranno foli Piedi 21.; e dividendo 
il 21. in lei parti, giufta il noftro Autore, e dando cinque di efle parti all’ altez- 
2a delle Colonne Corintie, farebbero le Colonne di lotto di Piedi 22. 2,, e la di- 
minuzione del lecondo ordine farebbe minore della quinta parte.

( t )  Nella Pianta difegnai gl’ intercolunnj Jonici de’ Portici al numero di 10., che riefco- 
«o ognuno circa j .  diametri: dilpofizione piii adattata all’ ordine Jonico, e merce 
di cui rella impiegata tutta la lunghezza dal Palladio deftinata per elli Portici.
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a quattro Portici, cd un Periftilo interno, che da tre parti ha le Colonns 
La Loggia dinanzi, che orna la Facciata principale, ha fette intercolunn), 3 
maggiore de’ quali, come abbiam detro, e di due diatnetri, e gli altri fei di 
uno e mezzo: e con la medefima proporzione fono difegnate le due Logge,' 
ognuna di cinque foli intercolunnj, che fecondo I’ Autore doveano guardarefo. 
pra i Giardini. Le Colonne delle tre Logge hanno 4. Piedi di diametro, fo. 
no alte 40. Piedi, ed hanno la Trabeazione di 8. Piedi; quelle de’ Portici fo. 
no grofife 2. Piedi e mezzo, alte 22, e mezzo. Dietro a fifetti Portici ri fono 
le abitazioni de’ Fattori, e Caftaldi, le Scuderie, ed in fine tutto ci6 chepud 
render comoda una grandiofa Cafa per un nobile e ricco Signore.

T JFO L A  X IF U . Ttanta.

T JFO LA  la V III. Trofpetto.

TAFOL4  XLIX. Spaccato.

PON-
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P O N T  I
D I S E G N A T I  D A L  P A L L A D I O .

1L  noftro Autore, fornita di tutte le cognizioni necelTarie ad un perfetto Ar- 
chitetto, nel Libro III. della fua Opera eftefe varj Capitoli, ne’ quali infe- 

gna i  modi che debfaonfi praticare per coftruire i Ponti di Legno, come pure 
' quelli di Pietra. Mold Fiumi, egli dice, non fi poflbno paffare a guazzo; 
percid fu meftieri formare i Ponti, i  quali fono Strade fatte fopra le acque. 
Egli prefcrire che debbano eflere comodi, durevoli, e belli: faranno comodi 
quando non li alzeranno dal rimanente delle Strade che ad effi eondurranno 
(avendo perd riguardo a cid che fotto al Ponte dovri paffare), quando alzan- 
dofi avranno la falita facile e dolce, e quando faranno fabbricati ne’ luoghi pill 
comodi alia Provincia, o alia Citta.

In primo luogo egli parla de’ Ponti di Legno, e dice che alcune volte fi fa
ranno per quegli accidend che fogliono avvenir nelle guerre, oppure perch® 
abbiano a fervire continuamente a comodo di ciafcheduno; e fa menzione del 
Ponte di Legno coftrutto da Ercole i» quel luogo, dove fit poi edificata 'Rjtma. 
Egli foggiugne, che liffatti Pond fi debbono far ford, ben fermi, e coftrutti 
con grofle Travi, di modo che non vi fia pericolo che fi rompano o per la 
moltitudine delle perfone e degli animali, o pel carico de’ carriaggi, o pel 
guafto che inducono le innondazioni.

Debbono le Travi, egli dice, effer lunghe e groffe, tanto le piantate nell’ 
acqua, quanto quelle che formeraniio la lunghezza e la larghezza del Ponte. 
Ma ficcome i patdcolari fono infinid, non fi pud determinarfi a regdle certe. 
Pertanto egli pubblicd var} difegni, defaivendone le mifure, acciocche ogni Ar- 
chitetto poffa, guidato dagli elempj, dirigerli giudiziofamente nelle opere di fi- 
mil fatta.

La prima invenzione pubblicata dall’ Autore nel Capo VII. e di un Ponte 
fatto a requifizione del Co: Giacomo Angarano. Effo c compofto 
fenza i littoni, cioe fenza pali nell’ acqua, come vedefi al Num. i.

Tavola L.
Fu quefto Ponte efeguito fopra il Fiume Cifmone, che fcendendo dall’ Alpi 

fi unifce alia Brenta, alquanto fopra Baffano. La plena velociflima delle acque, 
che feco porta copia grandiffima di legni da lavoro, non tollerando gl’ inciam- 
pi dei pali piantati per foftegno, urtava, fmoveva, e rovefciava ogn’ impianto, 
benchd robufto; e cid ne’ tempi andati era fovente accaduto. Quindi venne al 
Palladio 1’ idea del prefente Ponte foftenuto dai foil lati ( i ).

•L’ Au-

( i )  Non e da porre in dubbio, che 1’ invenzione di quefto Ponte non fia del Palladio. 
Fur lo Scamozzi, che ha fempre procurato di ofoirare la gloria di quel grande Ar- 
chitetto, delcrivendo i Ponti di Legno, nella Parte feconda, Libro Vlll. Capo 2j. 
pag. J47. della fua Opera, dopo di aver parlato dei Ponte di Celare, dice: £  in con-

fir -

Tavola 50.
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L'Autore fi compiacque molto della propria invenzione, e la dichlaro degni 

di effere meditata, come quella che pud fervire in occafioni che richiedeffero 
le fopraddette avvertenze. Soggiugne che i Ponti coflrutti in Matto modo 
riefcono forti, b e lli, e comodi: fo rti, percbe tutte le loro parti feambievolmente f i fo- 
fieetaiio} b e lli, percbe la tejjitura de legnami e gra%iofa;  e comodi, percbe fono piani, e 
{otto a una ifieffa litiea col rimanente della firada. II Fiume, nel luogo dove C 
ftato ordinato il Ponte, era largo loo. Piedi Vicentini. Quefta larghezza e 
llata divifa in fei parti eguali; ed in ognuna, foorche nelle r i^ , le quali 
avevano due Pilaflri di Pietra, fono ftate pofte le travi che formano il letto,' 
o fia la larghezza del Ponte: fopra di efle, lafciandolq un poco fopravanzare 
nelle eftremita, fono ftate pofte altre travi per lo lungo, che formano la lun- 
ghezza e le fponde del Ponte medefimo. Sopra di quefte, al diritto delle pri
me, furono difpofti i colonnelli, che fono le travi che li pongono diritte, c 
che s’ incatenarono con quelle, che formano la larghezza del Ponte, col mezzo 
degli arpefi di ferro, fatti paflare per un buco fatto nelle reflate delle travi in 
quella parte che fopravanza daff altre, come abbiam detto. Quefti arpefi, che 
vanno pofti di fopra al diritto de’ colonnelli, debbono effer forati in. piii luo- 
ghi, per poterli inchiodare nei colonnelli medelimij ,e nella parte di fotto deb
bono efler grolli, e con un fol foro, e ferrati poi di fotto con iftanghette di 
ferro, per ridurre 1’ opera unita in modo, che i colonnelli, k  travi che fanno 
la larghezza, e quelli delle fponde lieno uniti, come le fotfero di un folo pez- 
zo. Con quefte avvertenze i colonnelli, dice il Palladio, vmgono a /oflenere le  
travi che fanno la larghe^a del Ponte, ed ejji vengono poi foflentati dalle brtucia che 
vanno da m  colonnello a ll altro; onde tutte le parti, f  una per t  altra, f i  foftentanty; e 
tale viene ad ejfer la  loro natura, che quanto maggior carico e fopra il Ponte, tanto 
piu f i  flringono infieme, e fanno maggior ferpie^%a dell' Opera. Tutte le hraccia , e le  
altre travi che fanno la tefiitura del Ponte , non fono larghe piu di un piede, ne grojfe 
piu d i tre quarti, Ma quelle travi che fanno il letto del Ponte, doe che fonq pofie 
per lo lungo, fono piu fottili.

Per maggiote intelligenza, qui fotto ho regjftrato i nomi, co’ quali il Palladio 
ha denominate le varie parti di quefto Ponte,

(A. E ’

Jemuffiom di quefta veritH, nella mftra gioventA ahbiamo peduto nell Accaderala di Vi- 
cereza il Modello, e poi il Ponte che fece un certo Maftro Martino da Bergamo, fopra il 
Fiume Baccbiglione fmri della Porta di Santa Croce , uomo nell arte fua di ntolta efpe~ 
rienig, e ardito, il quale fece anco il Ponte, coperto fopra il Cifmone, pur veduto da 
noi, funo e I  altro deferitti dal Palladio, Ma pochi anni dopo fatti con non picciola fpe- 
fa , e gran giatiura, per la deholezga loro furono portati via dal Fiume, e dal Torrente; 
il che ci fa molto bene avvOrtiti che nel coftruire eJJi Ponti hifogna che I  Architetto abhia 
grandiffma confideragione al fitq, alia natura, e qualith de Fiumi f  e pat fia giudiefo,  e 
arte ne'Capi Maftri, acciocchl fi coftruifeano bene.
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Num. 1.
(

(

X 6i X
A. E’ il fianco del Ponte.

( B, I Pilaftri che fono nelle ripe .
{ C . Le tefte delle travi che fanno la larghezza.
( D. Le travi che fanno le fponde.
( E. I Colonnelli.

F. Le tefte degli arpefi con le ftanghette di ferro.
( G . Sono le braccia, le quali, contraftando I’ uno all’ altro, f(> 

ftentano tutta 1’ Opera.
( H. E’ la Pianta del Ponte.
( I. Saio le travi che fanno la larghezza, ed avanzano oltre le 

fponde, preflb alle quali vi ft fanno i buchi per gli arpefi.
( K . Sono i travicelli che fanno la via del Ponte.

TRe altre invenzioni di Ponti di Legno il Palladio ci ha lafclate nel mede- 
fimo Libro III., le defcrizioni delle quali fono eftefe nel Capo 8., ov’ egli 

dice, che fi debbono efeguire fcnza piantar pali nell’ acqua, com’  ̂ coftrutto il 
Ponte* del Cilmone.

lo prelento i dilegni di quefte tre invenzioni, che I’ Architetto chiama bel- 
liflime, in una Tavola Ibla, in quella cioe che contiene il Ponte del Cifmone. 
Quanto alia prima contraflegnata col Num. 2. egli prefcrive in primo luogo, 
che le ripe fieno ben fortificate con que’ Pilaftri che verranno fuggeriti dalla 
prudenza all’ Architetto, fecondo le circoftanze de’ luoghi. In oltre infegna, che 
alquanto lontano da effe ripe fi ponga una delle travi che formano la larghez
za del Ponte, e che poi vi fi difpongano fopra le travi delle fponde, un capo 
delle quali venga a ripofare fopra la ripa, e vi fia fermato. Sopra di quefte, 
al diritto di quelle della larghezza, fi porranno i colonnelli, che dovrannofi in- 
catenare alle travi medefime con arpefi di ferro foftenuti dalle braccia, e ben 
aflicurati ne’ capi del Ponte, cio  ̂ a dire, nelle travi che fopra la ripa forma
no le fponde. In una diftanza eguale a quella, che pafla fra la ripa e la pri
ma trave della larghezza, fi porr  ̂ la feconda, e s’ incatenera coi colonnelli nel 
medefimo modo; e cosi fi fata di tutte le altre. Quefti colonnelli verranno fo
ftenuti dalle loro braccia,- e fi oflervera, che nel mezzo della lunghezza del 
Ponte venga a cadere un colonnello, il quale verra aflicurato dalle due braccia 
che in effo s’ incontreranno. Nella parte di fopra de’ colonnelli fi porranno al
tre travi, che arriveranno dall’ uno all’ altro, li terranno uniti infieme, e for- 
meranno colle braccia alficurate nelle ripe una porzione di circolo. Conclude 
il Palladio, che coftruendb il Ponte in fiffatto modo, bracdo foflenta i l  fuo 
colonnello, e ogni colonnello foflenta la trave della larghe%^a, e quelle che fannt le 
fponde i onde ogni parte fente i l  fm  cqrico, Egli ptofegue dicendo: Vengono quefti cost 
fatti Ponti a efjer larghi ne capi loro, e f i vqnno reftringendo verfo i l  me^x? jdella Im - 
gbexxa,

Denominazione dei Legni occorrenti per la coftruzione del fopra defcritto Ponte.

( A . F
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( A. E ’ I’ alzato del Ponte.
( B. Sono le tefle delle travi che fanno la, larghezza.
( C . Sono le travi pofte per la lunghezza.
( D. Sono i colonnelli.
( E . Sono le braccia, che fermate nelle travi della lunghezza fo- 
( flentano i colonnelli.
( F. Sono le travi, che legando un colonnello coll’ altro fanno 
( porzione di cerchio.

T JFO L A  L . ( G . E ’ il fondo del Fiume.
Num. 2. ( H. E ’ la Pianta del detto Ponte.

( I. Sono le prime travi, da un capo foftentate dalla ripa, e dair 
( altro dalla prima trave della larghezza.
( K . Sono le feconde travi foftentate dalla prima e dalla feconda 
( trave della larghezza.
( L . Sono le terze travi foftentate dalla feconda e dalla terza tra

ve della larghezza*
Quelle travi poi, che formano la larghezza, vengono foftentate 

dai colonnelli, ai quali fono incatenatej e i colonnellf dalle 
braccia.

L a  parte fuperiore del fecondo Ponte contraflegnato col Num. 3. foftenta 
tutto il carico, ed c fatta di porzione di circolo, minore del mezzo cir- 

colo. Le fue braccia, che vanno da un colonnello all’ altro, s’ incrocciano nel 
mezzo degli fpazj. Le travi, che formano il fuolo del Ponte, fono incatenate 
ai colonnelli con gli arpefi, come nelle fopra defcritte invenzioni.

L ’ Autore foggiugne poi, che per accrefcere la robuftezza del Ponte potreb- 
bonft aggiugnere due travi ad ogni teftata di eflb, le quali farebbero I’ uffizio 
di puntelli, o fperoni , aflicurati da una parte ne’ Pilaftri, e dalValtra fotto i 
primi colonnelli.

Segue il nome de’ legni fecondo il Palladio.

TAFOLA L. 
Num. 3.

( A* E’ il diritto del Ponte per fianco.
( B. Sono le travi che formano le fponde del Ponte*
( C . Sono le tefte delle travi che fanno la larghezza.
( D. Sono i colonnelli.
( E* Sono le braccia, cioe gli armamenti del Ponte.
( F. Sono le travi, che pofte fotto il Ponte nei capi, ajutano a 
( foftenere il carico. '
( G . E’ il fuolo del Ponte.
( H. E’ il fondo del Fiume. '

La
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La  terza iiivenzione contenuta nella medefima Tavola, e fegnata col Nunj.4.
c di un Ponte difegnato di porzion? di mezzo circolo, la quale fi potreb- 

be efeguire con maggiore o minor curva di quello che e difegnata, fecondo 
la grandezza de’ Fiumi, e la fituazione. L ’ altezza del Ponte, o fia I’ armatu- 
ra, che contiene le braccia, debb’ ellere, fecondo FAutore, I’ undecima parte 
della larghezza del Fiumej e i  cunei, che fono fatti dai colonnelli, debbono ave- 
re, per render F opera fermiflima, la direzione al centro. I fopraddetti colon
nelli fofterranno le travi della lunghezza, e larghezza del Ponte. Quefti Pond 
fi potranno allungare fecondo le occorrenze, proporzionando per6 le loro parti 
a mifura de’ relpettivi accrefcimenti.

( A. E ’ il diritto del Ponte.
( B. E’ il fuolo.

TyiFOLA L . ( C , I colonnelli.
Num. 4. ( D. Sono le braccia che armano e follentano i colonnelli.

( E . Sono le tefte delle travi che fanno la larghezza del Ponte. 
( F. E ’ il fondo del Fiume.

P O N T E
D I  B A S S A N O *

SE  la Citta di BalTano altro non avefle di che vantarfi che del Ponte di Legno 
Inventato dal Palladio, larebbe per quello folo degnilfima di rinomanza. 

Quello Ponte fu eretto Fanno 1570. ( 1 ) 5  e ne troviamo il difegno nel ter- 
zo, Libra delle Opere del Palladio. Ellb fu foggetto a danni fenfibili per ca- 
gione della materia, di cui fir coftrutto, e per Finevitabile logoraraento pro- 
dotto dal continue corfo delle acque del Brenta, non di rado pieniffime, e di 
malfima velocita; per riparare ai quali danni fi cangiarono alcuni pezzi, alteran- 
do, per veto dire, la puriti della prima invenzione, ma fenza sfigurarlaj di 
maniera che  ̂ facile che il perito di Tignaria riconofea in ellb il genio origi- 
nale del gran Palladio.

' La larghezza del Ponte 6 26. Piedi, la fua lunghezza 180.; que- 
fta c divifa in cinque parti cguali da quattro file di pali, oltre al- 

le teftate. D i otto pali quadrangolari e formata ciafeheduna fitta; ognuno ^
grof-

Tavola $ 1 .

( i )  Temanza, Vita del Palladio.
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groflb per ogni lato Hin piede e mezzo, e lungo Piedi 30., e fono dlftanti f  
uno daU’ altro Piedi 2. Alcune grofle travi, lunghe quanto e la larghezza del 
Ponte, fono pofte e ben afficurate con chiodi fopra le tefte de’ pali che forma- 
no !e fopraddette litte, e le tengorio unite. Soprappofte a quefte travi, deno
minate correnti, ve ne fono otto altre al diritto di quelle di fotto, che forma- 
no la lunghezza di ellb Ponte, e arrivano da un ordine all’ altro dei pali che 
compongono le fitte. Siccome poi la diftanza da una fitta all’ altra e molto 
grande, cosi egli pofe fra le travi, o fieno correnti che fanno la larghezza del 
Ponte' e  quelle della lunghezza, altri legni per foftenere parte del carico, e 
che fervono efternamentp di modiglioni, di modo che formano anche un vago 
orriamento,

Prevedendo I’ Autorc che le travi che formano la lunghezza, e che non han- 
no altro appoggioche le fitte, le quali fono diftanti I’ una dall’ altta Piedi 34. 
potrebbero facilmente incurvarfi , foftitui avvedutamente in ogni fpazio al
tre travi foftenute da due puntoni, che pendono I’ uno verfo dell’altro, alficura- 
ti ne'pali delle- fitte, in modo che danno all’opera una fomma robuftezza. Una 
teflituta tanto ingegnofa, oltre al render la macchina forte, concilia anche un 
afpetto graziofoj impercioccHe prefenta cinque Archi della forma fuggerita agli 
Uomini dalla neceflita ne’ primi tempi, cioe prima che 1’ Architettura avefle ri- 
trovato il modo di lavorar Je pietre, e foflb giunta ad un’ Arte guidata da 
fodi principj. ( I ),

La materia, di cui e coflrutta quefta mole, quantunque fia della piu fcelta, 
cioe di Larice, e Quercia, pure reftando efpofta a Soli cocenti, a piogge, e a 
nevi, era foggetta facilmente a confumarfi, e ad inftacidirfi. Dunque per ripa- 
rare at poffibile a quefti inevitabili danni, il Palladio fece fopra del Ponte un 
coperto foftenuto da Colonne d’ ordine Tofcano, frappofti alle quali vi fono de’ 
colonnelli che fanno poggio, e belUlTima vifta.

Molti fono gli elogi fiitti al Palladio per quefta giudiziofa invenzione; ma 
un moderno Scrittore ha tentato di toglieigli il merito attribuendola ad altro 
Artefice, benche il Palladio I’ abbia pubblicata per cofa fua nel Libro HI. Ca
po 9. della fua Opera, accompagnata. co’ difegni.

Piacemi di .riportare quanto dice fu quefto propofito il dottiflimo Sig. Te- 
manza. A fnnte, egli.dice, di ««a dichtaraxione si ampja del Hojiro TaUadio pub- 
blicata in faeeia al Monde eolla flafnpa d i fuoi Libri lo fiejfo anno che fu efeguita t  
opera del Tonte, ed a frame di ma cofiante tradiifone, ci fa negU ami /corf m tal 
D. Francejco Memo (2 )  di Bajfam, cbe J i e mpeguate a fofienere che il delta Tome 
non fojfe opera del noflro chiariffimo Architetto, ma cb> egli ne fo£e foltanto efeeutore, 
feguendo f  idea del Twt? due ,anni prima diflrutto.

La

( t )  Vitruvio tradotto, e cowmentato,da Monfignor Daniele Barbaro; Lib. II. Cap. i. 
( a )  Vita di Bartolommeo Ferracino fcritta dal Sig- D. Francefco Memo. Venezia 17J4. 

nella Stamperia'Remondini.
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La fincerha del TaUadio, e la fua ram modeflia, cbe da cblunque ha for d" ingegm 

fi rawifa leggettdo t  O f ere fue, lo difendmo pero da cost ingiuriefa imputa%ioite. I l Vaj- 
’ ladle non era si da poeo cbe dovejfe preeacciare faa gloria eolle bugle; mentre il fm  
merito n era di gia divenuto un fence inefaujio ( i ).

Xante fono le prove adotte dal predetto Sig. Temanza nella Vita del Palla
dio, che non refta luogo a dubitare che la Bella ed ingegnofa idea di quefto 
Ponte da me pubblicata nella Tavola LI. non fia d’ invenzione del noftro Ar- 
chitetto. Efla e degna di lui, e fa conofcere a qual grado egli foffe peritp 
anche in quefto ramo della fua Arte,

( t- E ’ la linea della fuperficie dell’ acqua.
( A. E ’ il diritto del fianco del Ponte.
( B. Sono gli ordini delle travi fitte nel Fiume.
( C . Sono le tefte de’ correnti.
( D, Sono le travi, che fanno la lunghezza del Ponte, fopra le 

Tail^OLA L L  ( quali fi vedono le tefte di quelle che fanno il fuolo .
( E. Sono le travi che pendent! una verfo I’ altra vanno a unir- 
( fi con altre travi pofte nel mezzo della diftan^a, ch’ h tra 
( gli ordini de’ pali j onde nel detto luogo vengouo a elTer le
( travi doppie.
( F. Sono le colonne che foftentano la coperta.
( G . E’ il diritto di uno de’ capi del Ponte.
( H, E’ la Pianta degli ordini de’ pali con gli fperoni, i  quali 
( non lafciano che detti pali fieno percolfi dai legnami, che
( vengono giu pel Fiume.
( I. S ’ la fcala de’ piedi, con la quale  ̂ mifurata tutta 1’ opera.

( i )  Vite degli Architetti ftrltte dal Sig. Tommalb Temanza ec. Parte leconda, pag.joj. 
In Venezia 1778. nella Stamperia di Carlo Palefe.

D I
O N T I
P I E T R A.

TErminati i precetti dei Ponti di Legno, palfa il noftro Autore a dar le 
regole per quelli di Pietra. Il Capo X . verfa fopra le leggi di coftruir- 

l i ,  e comprende le quattro eflenzialiffime parti di tali Edifizj, cioe i capi, o 
fieno i fianchi vicini alle ripe, i Pilaftri the affondanfi nelle acque, gli Archi 
che dai detti Pilaftri debbono eflere foftenuti, ed in fine il fuolo che devefi al- 
zare fopra gli Archi xnedefimi.

R  Pre-
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Prefcrive prinjieramente, che i capi de’ Ponti abbiano la polTibile fodezza, pto- 

porzionata, e forfe eccedentc la preflione degli Archi, la quale rifulta da due 
forze combinate, dalla gravity, doe, e dalla fpinta. II momento di quefta com- 
binazione di forze vive foggiacque a geometrico calcolo, e fu chiaramente di- 
moftrato dall’ Architetto Gio: Barilla Bora ( i ) ,  dal celebre Co: Francefcd Ric- 
cati ( 2 ) ,  e da molti altri che maeftrevolmente maneggiarono tale materia.

Vuole il noflro Autore che i Pilaftri, i quali foftengono gli Archi de’ Pon
ti , fieno in numero pari, pm ie (com’ egli dice) U natura ba podotto di ^efio 
ttumero tutte quelle eofe, che effeudo piu di una, hamo da fofleutare qualche carico, 
ficcome le gambe degli uomini, e di tutti gli altri animali ne fanm fede; come anca 
quefia tal compartimento e piu vago da vedere, e rende t  opera piu ferma, Soggiugns 
ancora, che facendo un Arco nel mezzo del Fiume, quefto riceve naturalmen- 
te il filone d’ acqua piu veloce, e non refta impedito il fuo corfo dal pilaftrd, 
come fe gli Archi foflero di numero pari.

Raccomanda inoltre, che le fondamenta fieno piantate in terreno fodo; e in' 
difetto, fuggerifce le palificate di legno di Rovere appuntate di ferro. Ordina 
che i pilaftri non fieno men grolfi della fella parte del lume degli Archi, nd 
ordinariamente maggiori della quarta. Vuole che i detti pilaftri ft formim di 
pietre grand! ben congiunte infieme con chiodi, o arpeli di ferro, oppur d’ al- 
tro metallo, acciocche ftieno bene uniti, e formino, per quanto e poffibile, un 
folo corpo. Di pift egl’ infegna, ch? le frond di detti pilaftri fi facciano nelle 
loro eftremita angolari, doe ad angoli retd, oppure di mezzo circolo, accioc
che fendano le acque, e tengano lontane quelle cofe che polfono Venire da elTe 
acque trafportate, obbligandole a declinare, e a prender corfo pegli Archi, e 
difendendo cosi i Pilaftri da violent! percolfe. Ricorda ancora nel Capo X ., 
che fi formino gli Archi di buona groffezza, ben fermi e fodi, perche polTano 
refillere agrimmenfi peli, e al continuo palfaggio di carri, carrozze, e d’ ogni 
forta di legni. Vuole che i pavimend fieno laftricati con grandilfima attenzio- 
ne, acciocche fieno comodi e durevoli tanto per gli uomini, quanto per le be- 
llie, e con le loro divifioni j perche gli uni e gli altri polfano fenza veruno 
impedimento comodamente tragittare.

Finiti quelli utili precetti, palfa il nollro Autore alia defcrizione di un bel- 
liftimo Ponte da lui immaginato.

DI-

( j )  Trattato della cognizione pratica delle reliftenze geometricamente dimoftrate dalf 
Architetto Gio; Batifta Bora ec. In Torino 1748. nella Stamperia Reale.

( 2 )  Lettere del Co: Francelco Riccati Trevigiano ec. In Trevilb 17^3. per Giulio 
T  rento •
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D I S E G N I
D E L  P O N T E  DI  R I A L T O .

T^TEl Capo XIII. accompagnati dalla lor defcrizione il Palladio prefenta i di- 
^  fegni di un fuperbo Ponte da lui medefimo chiamato bellWimo, che do- 

veva eflet fabbricato, com’ egli dice, nel mezzo d’ una delle maggiori e piii no- 
•bili Citta d’ Italia, dove fi fa un grandilTimo commercio. Dice, che il Fiume 
e larghiflimo, e che il Ponte doveva effer pofto dove fi unifcono i Mercadanti 
a fare i loro traffic! quafi da tutte le parti del Mondo ( t ).

Il Palladio, com’ era di genio fublime, inventd un capo d’ opera in tal ge- 
nere, nel quale fpiccano a meraviglia le grazie piii elegant! della ornatrice Ar- 
chitettuta, accompagnate da una maeftofa fodezza, che veramente forprende. 
Forfe le immagini del Ponte Elio, del Fabrizio, del Ceftio, del Senatorio, che 
ben imprefle ferbava nella fantafia dopo gli ftudj fatti nella grande fcuola delle 
reliquie di Roma Antica, gli avranno refa piii facile tale invenzione: certo e 
chq le cofiffatto Ponte folfe ftato efeguito, avrebbe accrefciuto molto fplendore 
airilluftre Citta, per la quale fu dal noftro Architetto ideato (2) .

Forfe la varieta delie opinion!, come fuole adivenire in fimili cafi, o qualche 
altra non ben nota ragione avra determinate i Prefidenti alia erezione dell’ O- 
pera a lafciar da parte il grandiofo progetto del Palladio, e a prefcegliere il 
modello di Antonio da Ponte ( j ),

Tut-

( 1 )  Crede, e a mio parer con ragione, I’ erndito Sig. Tommalb Temanza, che il Pon
te, di cui parliamo, fia ftato inventato dal Palladio per Rialto in Venezia. Egli di
ce nella Vita di quefto Architeno, parlando de’ quattro Libri da lui pubblica- 
ti; Arrkchi pure h  jie(fo Ijbro della magntfica idea d \n  Ponte di pietra di trS Archi ̂  
(e riportando il medefimo Tefto del Palladio legue, dicendo) che ft doveva edificare 
nel mexpa f  una Cited  ̂ la quale d delle maggiori e delle piii nobili f  Italia, llaccennata 
Cittd ( f̂oggiugne il Sig. Temanza) d Venexia.i ed il Ponte doveva edifearji in Rialto, 
Sin dal principio del Secolo XVI. meditava la Repuhhlica di Venetja di levare il Ponte di 
Legno che riuniva le due ponioni maggiori della Cittd ̂  e fojiitutrvene un altro di pie- 
tea .* i l  fuo animo era di ergere uri opera magnifea. ^uindi d che prrma d  ogni altro ne 

fece un difegno Fra Giocondo,  pot Michelangelo Bnonarota: e agg'tungendo quanto ha ferhto
10 Scamo':!gi fu quefto foggetto., il Vignola (egli dice), il Sanjouino e il Palladio per quê  
fio medefimo Ponte hanno prefentati dei di fegni,

(2 )  U eelebre Co: Algarotti, in una Lettera contenuta nel Tomo VII. della raccolra 
delle lue Opere pubblicate in Cremona, delcriffe un qiiadro, cui da un efperto Pit- 
tore meditava di farfi dipingere, nel quale volea che fofTe rapprefentato il Ponte 
di Rialto: Egli cos! feriffe: In luogo adunque del Ponte di Rialto., quale ora ft vede, 
ed d opera di un tal Jacopo (  volcva dire Antonio ft d pojio it Ponte difegnato dal 
Palladio per quel luogo ̂  il quale d il pi^ hello., ed ornato Ediftxjo che vedere fi poffa, 
Dicono che fra Giocondo ne facejfe gid un dtfegno ̂  poi ne facefje un altro anche M/chelan- 
gelo  ̂ che il  Vafari mette alls ftelle. Ma diffcHmente m induco a credere che foj'e cofa per 
femplicitdy regolaritdy e 'venuftd dArchitettma., pM bella della inven%ione del Palladio^ a 
cui non mama riccbe'tga di Colonne, di Nicchie, e di Statue,

(3 ) 11 medefimo Co: Algarotti nella fopraccitata Lettera aggiunge: Ella faprd non avere
11 Ponte di Rialto con tutta la fua fama altro pregio che quello di ejfere una gran majja 
di pietre conformate in un Arcone che ba cento ptedi di corda, e porta in fu la fchiena 
due mani di Botteghe della piii tortga e pefante Arebitettura che immaginare f i  poffa.

    
 



Tavola S2,

X C8 X
Tutta la larghezza della Palladiana invenzione, come vedefi nel 

difegno, e divifa da tre ftrade, una nel mezzo fpaziofa aflai, e due 
lateral!, mlnori quafi della roeta, Ergonfi dall’ una e dall’ altra parte di efle 
ftrade fettantadue Botteghe di elegante ftruttura, con fopra i loro ammezzati 
per ufo di Bottegaj. Grande farebbe ftato 1’ utile annuale dagli affitti di efle 
Botteghe, chg refo avrebbero fruttante il capitale impiegato nella grand’ Opera. 
j ,  Da belliftime Logge d’ ordine Corintio, che noi chiamerenio prin-

S3'  ̂ decorate il fuperbo Edifizioj e da un altro ordine Cotin-'
do Hiinore del primo fono fregiati i lati che guardano verfo I’ acqua. Tre fcale 
conducono al piano delle Logge pofte ai capi del Ponte, il cui fuolo ha un ifteffo 
livello. Ognun vede di quanto ufo farebbero ftate le triplici ftrade, e le varie 
Logge, dove unir dovevanft da tutte le parti della Citta i Mercadanti per trafficare.

Di pietra d’ lflria, la quale e duriffima, ma non ributtante lo fcalpello, do- 
veva eflere coftrutto il Ponte. I due pilaftri, che foftengono gli Archi, fono 
larghi la quarta parte del lume dell’ Arco maggiore, e tre e mezza d’ ognuno 
de’ due minori: i modoni, o fieno Archivolti, fono larghi 1’ undecima parte del 
lume degli Archi minori, e la dodicefima del maggiore. Gl’ intercolunnj dp'le 
Logge fono del genere Syflyhs, cioe di due diametri di Colonna.

Gli ordini d’ Architettura elegantemente difpofti, i Frontoni, i Ba/Iirilievi, i 
Tabernacoli, le Statue, la foliditd, la magnificenza e la materia deftinafa a co-̂  
(Iruir la gran mole formato avrebbero un tutto Ibrprendente che nuU’ avrebbe 
lafeiato a defiderare.

( A, E ’ la Strada bella ed ampia fatta nel mezzo della 
( larghezza del Ponte.
( B. Sono le Strade minori.

TAFOLA L II. TUma. ( C. Sono le Botteghe.
( D, Sono le Logge ne’ capi del Ponte.
( E, Sono le Scale che portano fopra le dette Logge.
( F. Sono le Logge di mezzo fatte fopra I’ Arco mag- 
( giore del Ponte.

Le parti dell’ Alzato corrilpondono a quelle della Piantaj 
e per6 fenz’altra dichiarazione s’intendono facilmente. 

( C . E ’ il diritto delle Botteghe nelle parti di fuori, doe 
TAFOLA LUI.Trofpem. ( .  fopra il Fiume: e nell’ altra, ch’ e all’ incontro, ap- 

( pare il diritto delle ftelfe Botteghe fopra le Strade. 
( G . E ’ la linea della fuperficie dell’ acqua.

AL-
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A L T R O  P O N T E
, D I P I  E T  R A .

NEIIo fteffo lib . III. difegnd il Palladio un altro Ponte di Pietra da lui in- 
ventato a richiefta, come.dice, di alcuni Gentiluomini.

Tawla Fiume nella fituazione, dove aveano propofto di fabbricarlo,
aw S4. £g[j divifa quefta larghez-

za in tre vanis quello di mezzo largo 60. Piedij gli altri due 48.; ed i pila- 
flri, Jarghi ognuno 12. Piedi, fono la quinta parte dell’ Arco di mezzo, e la 
quarta de’ Jaterali.

Offervifi che quefti pilaftri fono molto piii groffi della larghezza del Ponte, 
perch  ̂ meglio poteflero refiftere alia violenza delle acque, ed alle pietre, e ai 
legnami che da effe vengono di frequente trafportati. Gli Archi fon minori del 
mezzo circolo, per rendere la falita del Ponte agevole quanto e piii pofljbile. 
I modoni degli Archi fono la decimafettima parte della luce dell’ Arco maggio- 
re, e la jlecimaquarta degli altri due.

L ’ Autore arricchl quefto Ponte con Cornici, Nicchie, e Statue; il che lo 
rende elegantiffimo. Ad alcuni perd non piaciono le Nicchie nella fituazione 
dove le difegnd il Palladio, pretendendo che per efle manchi 1’ apparente folidi- 
ta ad una parte del Ponte, la quale dee non folo eflere, ma comparir robu- 
fta. E  fe il Palladio (dicono) porta per efempio il Ponte di Rimini, non lo 
ammettono-, e infiftono fu cid ch’ eglino vedono ragionevole.

Una critica cosi rigorofa incepperebbe gli Architetti , e impedirebbe di far 
ulb del loro genio; quando invece quelle licenze, che diametralmente non fi 
oppongono alia ragione e ai buoni ptincipj, fono tollerabili, fe conciliano bel- 
lezza alle Fabbriche,

( A. E’ la fuperficie dell’ acqua.
( B. E ’ il fondo del Fiume.

TAf^OLA L IF . ( C. Sono le pietre ch’ efcono fuori dal vivo de’ pilaftri, e fer- 
( vono a far I’ armamento dei Volti.
( D. E ’ la Scala, con la quale e mifurata tutta 1’ opera.

S  IN-

[ i )  Crede il Cbiariflimo Sig. Temanza che il clifegno di quefto Ponte fia ftato dal Pal
ladio immagmaro per li Signori Baffanefi, prima di aver fatto il modello di quello 
di legno. Vita dei Palladio, Parte feconda pag. j j i .
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I N D I C E
D ELLE FABBRICHE, E DEI DISEGNI.

C tlie fa  del '̂ edentore in Venecia -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  Pjg_
Chiefa d i S . Giorgio Maggiore in Venecia -  - -  - -  - -  - -  -
Tempietto fahbricato in M afer, V illa del Trivigiano, per S , E . il  Sig, Vro-

curator Mareantonio Barbara - - -  - -  - -  - -  - -  - -  ' 2 2
Chiefa delle ’Zitelle in Venecia
Chiefa delle Monaehe di Santa Lucia in Venecia -  27.
Facciata di S , Francefco alle Vigne in Venezia - - -  - -  - -  - -  28.
Difegni per la Facciata della Chiefa di S . Petroitia di Bologna - - - - 30.
Fahhrica in Verona del tioh . Sig. Co: Carlo della Torre 3J.
Atrio Corintio, 0 Jia Convento della Caritd in Venecia 37,
Fahhrica' difegnata, e non efeguita pel TLoh. Sig. Co: Montan Barharano - 43,
Difegni d ’ una delle Inven'zioni inferite dal Palladio nel Lihro Tergo della

fua Opera - 4J.j
Invemcione fatta  dal Palladio per una fitua'zione in Venezia - - - - -  47*.
Fahhrica difegnata dal Palladio per li Signori Co: Co: Francefco e Lodmico,

Fratelli TriJJini -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  4 9 .
Invenzione ideata dal Palladio per una fituazione affegnatagli in Vicenza - 5 2 .
Fahhrica difegnata dal Palladio per i l  Sig. Co: Gio: Batifia della Torre - 54 ,
Invenzione del Palladio per i l  Cavaliere Gio: Batifia Garzadore Vicentino, - 55.
Difegni d  una Fahhrica inventata dal Palladio per S . E . i l  Sig. Cavaliere

Leonardo Mocenigo 56,
Ponti difegnati dal Palladio - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 59.
Ponte d i Bajfano - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 63.
Ponti di Pietra - - - - - -  .............................. .................................... 65.
Difegni del Ponte di F{ialto - - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  67.
Altro Ponte di Pietra - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 69,

F IN E  D E L  Q U A R T O  TOM O.
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LE T E R M E  DEI  R O M A N I

D l S E G N A T E  D A
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C O N  LA G I U N T A  DI  A L C U N E  O S S E R V A Z I O N I
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P E R  F R A N C E S C O  M O D E N A

. Cos lictnxg de Seferiori, e Frivilepo.
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A  S  V  A  E C C E L L E K Z A

I L  S I G N O R  C A V A L I E R E

G I R O L A M O  A SC A N IO  G I U S T I N I A N L

O t t a v i o  B e r t o t t i  S c a m o z z i .

iA  Dedica di queji'Opera forfe la piu interejjan  ̂
te gli amatori della foda Architettura, che viene per 
me riprodotta alia pubblica luce ̂  i  un tribute che deb- 
beft all' ECCELLEN ZA VOSTI{A per giuftizia, e 
per gratitudine • PoJ]editor fortunate d' un Efemplare 
della prima e rarijfma Edizione delle antiche Terme

Ho-
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Bfimcine difegnate di propria mam dall' immortale Pal
ladio, VOI v i fiete compiaciuto di benignamente con- 
cedermdo, onde arricchendo il Pubblico d' un mom- 

■ mento cost preziofo, venijji a dare. un compimento 
onorevok alia mia Edizion Palladiana»

Egli e percid di dovere, cbe un Opera, cb'e Vo- 
flra per ogni titolo, abbia a comparire fregiata dell' 
dnclito Vofiro Idome; il quale, fe ovunque e in ogni 
incontro ricorda e la Nobiltd dell' anticbijjima Vojira 
Famiglia, e lo fplendore delle piu cofpicue Dignitd, 
a cui Voi fofte con plaufo uni-verfale elevato, e fo- 
vrattutto le individue virtu, e il perfonale Voflro me- 
rito prejiantijjimo in Bjepubblica, appalefa in quefla 
occafione il nobiliiJimo genio Voflro per le Belle Arti, 
la conofcenza delle quali fu  in ogni tempo uno de'pre- 
gi dei piu diflinti e ragguardevoli Perfonaggi,

Non fono dunque le T E B JA E  D EI I{OM ANI 
foltanto cbe ho /’ onor di offerire all' EC C ELLEN Zd  
VO STI{A, ma i ringraziamenti amor a e gli applau- 
fi di tutti i conofcitori della nobile e ragionata Archi- 
tettura. Gradite /’ ojferta, ECCELLENTISSIM O  
SIGNOI{E, ed onorate della protezion Voflra chi ft 
€ ingegnato di corrifpondere nel miglior modo poffibile 
alia generofitd dell' animo Voflro *

PRE^
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»*»**%♦ »»*»»♦ **,%♦ *♦ »%%%%*»*»*»♦ ♦ ***♦ ***♦ *♦ %*«»♦ *.%*,«*«§ &

P R E F  A Z I O N E .
Ir a  appena compita la Edizione dell’ Opera, nella quale ho 

data al Pubblico I’ intiera raccolta delle Fabbriche, e dei Di- 
fegni del celebre Architetto Andrea Palladio, corredata di al- 
cune illuftrazioni, quando un numero di fcelti Amici, ed al- 

cuni rifpettabili Perfonaggi mi eccitarono a eoronare la mia fatica ripubblican- 
do le Terme dei Romani dallo fteflb Maeftra gia difegnate. Moflb da tali ec- 
citamenti, ed anco per fecondare il mio genio, mi accinfi a pubblicare, a gui- 
fa di appendice, i Palladiani Difegni di quelle Terme, nel coftruire le quali 
fembra, a dir vero, che abbian voluto i Romani la magnificenza fuperare dei 
■ Greci, e fiflare I’ ammirazione dei fecoli pofteriori.

Si crede comunemente, ch’ egli prefa fi abbia la cura di delineate quefti 
Difegni 1’ ultima volta, che lungi dalla fua Patria lo fpinfe la brama di perfe- 
zionare quel genio elegante e magnifico che in lui fi andava fpiegando nell’ of, 
fervare fludiofamente gli Architettonici monumenti dell’ antica Roma, e che 
in feguito riguardare lo fece da tutti come il riftoratore dellTtaliana Atchitet- 
tura. Ma comunque fofle la cofa, e certo, che reftarono inediti finche egli 
vitTe, e poi fepolti per lunga ferie di anni nell’ oblirione. Toccava il trarli da 
quella ofeurita, dove giacevano, al fagace viaggiatore Lord Conte di Burling- 
thon, il quale con quella pazienza indagatrice che diftingue la fua Nazione, 
ebbe la forte di fcoprirli. Cio avvenne in Mafera, del Trivigiano, in quella 
fuperba Cafa, che il Palladio inventd per 1’ illuftre fuo Mecenate Monfignor 
Daniele Barbaro Patriarca di Aquileja, e dottiffimo interprete di Vitruvio ( i ) .  
Port6 egli a Londra quei pezzi originali, che confervano le immagini di si 
portentofi Edifizj tratte dalla mano maeftra di un tanto Architetto. Eo ftetfo 
Conte di Burlingthon fece poi incidere quei Difegni tali quali li ritrovd, e li 
diede alia pubblica luce I’ anno 1730. intitolandoli: TMtiche Antube difegnatê  
da Andrta Valladio Vicentim, c date in luce da "Sjccardo Conte di Burlingthon. E  
neir avvifo premeflb alia raccolta delle Tavole, che qui pure fi da per eftefo, 
rende conto quel dotto Inglefe della fortunata fcoperta ch’ egli fece, e fi lagna 
di non aver trovate unite ai Difegni quelle Note, che a fuo credere doveva 
aver fatte fopra i medefimi il perititfimo Attefice. Scarfo fu il numero degli 
efemplari di quefta Edizione, fatta principalmente per fame dono agli Amici 5

fic-

( I ) I Difegni di quefta nobile ed elegantiflima Fabbrica fono nel Tomo terzo della mia 
Edizione Palladiana, nelle Tavole XX. XXI. XXII.
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ficche pochiflimi ne videro le altri parti d’ Europa; e alcuno folamente fe n s  
trovd vendibile a cariflimo prezzo.

Quindi il celebre Sig. Architetto Carlo Chameron fu indotto a riftampare 
quefta pregiatiflSma Opera, la quale, per confeffione del medefimo, fu la ba- 
fe del fuo Trattato, e dee feryire di fondamento a tutti quelli, che verranno 
pubblicati in avvenire fopra quefta materia: avendo il Palladio non folamente 
con molta cura ed efattezza efaminati e mifurati i piani e gli alzati di quefte 
Terme, ma ancora aggiuntovi ci6 che loro mancava, per renderle tali quali 
erano altre volte ( i ) ,  Ma avendo egli in mira di produr T Opera piu ma- 
gniftca, e di render utili viemaggiormente le fue faticbe, pensd di ornarla cii 
un buon numero di figure, di fregi, e di altri pezzi antichi, parte de’ quali 
fono relativi alle Terme 5 e d’ illuftrarla con copiofe notizie tendenti a rifchia- 
rare in tal propoCto le tenebre dell’Antichita. Da cid avyenne che il fuo Li- 
bro, molto accrefciuto di mole e di prezzo, non ha potuto facilmente girate 
per le mani dell’ univetfale, e moItilfiTni feguaci degli ftudj Palladiani reftarono 
pur colla brama di potfeder que’ Difegni. Ed ecco perche mi lufingo, che fa- 
rk gtadita la cura che mi fon prefa di ripubblicare i Difegni efattamente co- 
piati dall’ Opera del Co: di Burlingthon 5 con 1’ aggiunta, oltre al fuo avvifo ,■ 
di alcune Oflervazioni, che opportune fembraronmi ad agevolare agli Studiofi 
della buona Architettura una futficiente petcezione del bello, e del magnifico 
che contienfi in quefti Edifizj.

Era mia prima inten?ione di raccogliete da buoni fonti un cumulo bafte. 
vole di ftorici lumi, che ^Iluflraflero al potfibile I’ ufo precifo di tutte le mob 
tiplici parti componenti quefte immenfe Fabbrichej la cognizione del qua! ufo 
tornerebbe in utile fommo degli Studenti di Architettura, Imperciocche afrra 
cofa c il contemplate un magnifico Edifizio coftrutto folidamente, ricco di or- • 
namenti, e divilb in un numero grande di parti, ben conofcendo a qual ufo
egli fia deftinatos ed altra il mirar delle aree, degli alzati, delle ftanze, degli
atchi, delle fcale, e dei colonnati, fenza intendere il fine della loro erezione. 
Si potrebbe nel primo cafo, con diligenza offervando le forme e le diftribuzio- 
ni delle parti, le regole delle proporzioni, la convenienza degli ornamenti, . ri- 
levare i rapporti di cadauna parte col tutto, conofcerne I’ ufo, e quindi for
mate una giufta idea del fiftema feguito dai periti Architetti, che feppero con 
si grandi ed eccellenti fatture fecondar la magnificenza di quella opulente Na- 
zione. Fu quefto il fine ch’ i» ebbi in mira, cercando con molto ftudio le op
portune iftruzioni; ma ad onta di ogni diligenza non mi venne fatto di ritro- 
vare tutte quelle cognizioni ch’ io ricercava. G li Storici, e gli Architetti an
tichi pochiflimo han detto al noftro propofito, che vaglia ad illuminarci; e re* 
ca meraviglia che lafciata non abbiano una compiuta defcrizione di tali Fab- 
briche, le quali certamente formavano i monumenti piii itieravigliofi di quella

Me-

( i )  Defcription des Bains des Romains, enrichie des Plans de Palladk).... Pat Charles 
Chameron Architefie, A Londres MDCCLXXIf, Introdudion, pag. 4-
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Metropoli, e fervivano a tanti ufi per una immenfa popolazione. Vitruvio 
vifle in uii tempo, in cui i Bagni pubblici non erano giunti a quella forpren- 
dente grandezza, ne a quel mirabile compleflb di tante parti, che poi ebbero 
nei feliciflimi fecoli pofteriori. Egli percid non infegna altro fiftema di regole, 
che quello che praticavafi appreflb i Greci nell’ edificare quefti luoghi. Nel 
Libro V. Capo lo. per efempio, dove tratta della difpofizione dei Bagni, in
fegna che debbano efler pofti nel luogo piu caldo, che dalla fituazione e per- 
me(To5 che fiano difefi dalla Tramontana; che abbiano la faccia al Ponente je- 
male, o al Mezzogiorno: e poi difcende a piii minute confiderazioni di poco 
profitto per noi, che cerchiamo iftruzioni d’ altra natura.

II dotto Sig. Chameron, per illuftrare la fua Opera, efamind moltiffimi 
Autori, alcuni de’ quali trattano efpreffamente delle Romane Antichita, ed al* 
tri per incidenza; e fece con fomma induftria uno fpoglio che contiene molte 
utili erudizioni ftoriche. Ho letto il fuo libro con indicibile avidita fperando 
di trovare in eflb il filo prodigiofo, che mi guidaffe nello fcorrere pel labirin- 
to di tante parti ch’ entrano nella compofizione di quefte Terme. E  fi pud 
dire con verity, che egli, ad onta de’ difpareri dei differenti Autori nelle ge- 
aerali ricerche fpettanti alle varie epoche della erezione di quefti Edifizj, ad 
onta delle difficolta che s’ incontrano nello fcoprire il veto tra le ofcure tene- 
bre deirantichita, e della poca per'izia, nell’ Architettura, degli antichi Autori 
che ne hanno fcritto, egli, diffi'; compild un trattato veramente iftruttivo, e 
degno d’ elfere con attenzione ftudiato. Parla moltiffimo dell’ ampiezza di quefti 
luoghi, della moltiplicita dei comodi che il luflb eforbitante di quei tempi 
vi aveva introdotti, della nobile gara dei Principi nell’ edificarli, e degli orna- 
menti preziofi che li decorav'ano. Ma tutto cid non bafta per porre in chia- 
ro lume il prefente argomento. Poiche difcendendo noi al particolare dei luo
ghi , e degli efercizj che in effi facevanfi, e cosi ancora di alcuni pezzi fpet
tanti al lito precifamente dove bagnavanfi le donne e gli uomini, incontriamo 
un tale contrafto di opin'ioni, che forza d mantenetci indeterminati.

, Serviranno per efempio di tante contraddizioni due foli articoli, uno cioc 
riguardante la figuta del vafo, in cui facevanfi i bagni, e 1’ altro circa la ftan- 
za detta il Laconico. Rapporto ai vafi, e alia loro coflruzione, e difpofizio
ne, tanto e difcorde la idea che ne concepirono il Cefariano, il Caporali, il 
Barbaro, il Perault, il Galiani, ed altri Commentatori dell’ ofcuro Vitruvio, 
che non fi faprebbe a qual parere appigliarfi; come ognuno, le Opere loro 
confultando, pud chiaramente vedere.

Non minore diverfita di opinioni incontrafi riguardo al Cto denominato il 
Laconico. Nella defcrizione di quefta parte, Vitruvio nella verfione del Bar
baro in foftanza cosi ne parla al Cap. lo. del Libro V. Il Laconico, e la 
Stufa hanno a flare vicino al Tepidario. Quefto fara alto fino a’ peducci del
la Volta tanto quanto e la fua larghezza. Nel mezzo della Vofta vi fi lafcia 
un buco, dal quale penda con catene uno fcudo di rame,'daH’ alzamento ed ab- 
baflamento del quale fi regolera il grado della Stufa. Deve coftruirfi ritondo, 
acciocchd la forza della fiamma, e del calore poffa diffonderfi dal mezzo all’ in-

tor-
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torno di tutto il giro. II Marchefe Galiani penfa diverfamente circa la firut- 
tura di quefto luogo. l l  Laconko, egli dice ( i ) ,  tutti, per quanto to fappia, 
f  flato fill ora tenuto per uaa flan%a grande, nella quale entraj[fe la gente a fadare,
10 per me tengo di certo, cbe impropriameme foffe flata da alcuni Scrittori nominata
„Lacomcum“ h . fudat^one, o fta fian%a da fudare, prendendo cioe la parte per lo tut- 
tOj e che in fomma non fia altro il Laconico, cbe una pieeiola cupoletta che copriva ua 
huco cbe era nel pavimento della Stufa; cio, perehe paffando in ejjd la viva fiamma 
dello Ipocaufto o fta Fornace, rifealdajfe a dovere una fian^a che doveva fervire di 
Stufa j  quandocbe altrimenti non avrebbe quefla flant^a avuto maggior calore delle altre 
che eran tiepide. M i hanno indotto a cio credere non folo la ckata pittura antica del
le Terme di Tito ( z ) ,  ma le parole di queflo Autore ( * ) .  A l Capitolo feguente fi 
nurnera fra le parti della Taleflra la Stufa „ concamerata fudatio longitudine duplex, 
quam lathudine“; e quefta aveva dentro di fe a un cantone il Laconico.......... Ora fe
11 Laconico era in un cantone della S tu fa , e cbiaro, che non e lo fiejjo cbe la Stufa, 
ma hens! una parte della medefima: ed e cbiaro ancora cbe fe H „Laconicurn “ fojfe, 
come altri hanno creduto, la Stufa,, a cbe farebbe fervita la fudatftone concamerata, o 
a cbe due Stufel’ l l  luogo prefente certamente e ofcuro; e perehe nel citato luogo del 
Capitolo feguente dice „ Laconicum ad eundem modum, uti fupra feriptum efi, compofit 
turn", conviene conchiudere cbe qui f i  deferiva folo i l  Laconico, nonoftante che die a 
,, Laconicum, fudationefque “ , avendo potato cost dire per “ faconicum in fadationlbus “ ,
11 Sig. Chatneron, per lo contrario, vuole che 1 Laconici foflero luoghi o n ic -  
chie per fudare vicine al Tepidario, e che aveflero tanta alteiza verfo la cur- 
vatura della Volta, quanta era la loro larghezza. Crede che nel mezzo delX 
emisfero vi foffe un foro, per cui fi poteffe alzare, ed abbaffare uno foudo di 
rame per regolare il grado del calore. Galeno Medico antico, parlando del mo- 
do di ufare i Bagni per ragion di fanita, dice: TSLon in Laconico immorari-is de--' 
bebit, ficuft qui citra exercitationem feipfos elixant ( j )  . Egli dunque nomina il LaT- 
conico come un luogo, non come uno ftrumento calefattivo contenuto in una 
ftanza particolare. E  poi dicendo feipfos elixant, dimoftra che il Laconico da 
eflb conofeiuto era una ftanza, in cui gli uomini Ipargevano il fudore richia- 
mato dall’ ambiente pregno di caldiftimi vapori. Chi potra dunque determinarfi 
a feguire piuttofto una opinione, che un’ altra, di tante, che pur foftenneto i 
citati reputatiffirai Autori? Conviene pertanto conchiudere che noi fiamo tut- 
tora molto all’ ofcuro in tante raaterie di Antichita relative ai noftri ftudj.

Per maggiore intelligenza dei Difegni, avvertafi, che ho contraffegnate le 
Piante con. linee morte, marcate con lettere corfive, corrifpondenti a quelle 
degli Spaccati,. le quali dinotano in qual parte fono ftati elfi tagliati. Nelle 
Piante, alcune di quefte lettere fono rovefeie, per dimoftrare che gli Spaccati 
fi debbono guardare da quel verfo,

Cre-

( i )  Lib. V. Cap.lo.
(z )  La citata pittura antica b un difegno Incifo copiato da un quadro, che era nelle 

Terme di Tito, nel quale il Laconico e poflo in un angolo della ftanza.
(*) Cioe Vitmvio.
(g ) Galenus de Sanit. tuenda. Lib.IIL Cap.4. . .
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Credo in fine cofa aflai comoda, e preffoche neceflaria il premettere alia de- 

fcrizione delle Terme la fpiegazione dei nomi, che furori dati alle moltiplici 
parti delle medefime, come fece il piii volte lodato Sig. Chameron. lo per6 
non mi fo mallevadore della fua difpofizione intorno agli ufi da lui adattati ad 
akune di quelle parti; come, pet efempio, ai Bagni caldi, ai Laconici, ed ai 
Tepidarj; imperdocche, a mio giudizio, ella riefce talvolta ripugnante al buon 
fenfo, come ognuno potra vedere nelle feguenti Terme.

Apoditerio. Luogo deftinato per ifpogliarfi prima di entrare nella ftufa, dove 
era un uomo, chiamato Capfario, che non faceva altro che guar- 
dare i panni di coloro, che venivano a fare alle braccia. Cboul.

Battifierio. Luogo dove gli uomini fi tuffavano intieramente per bagnarfi. Cboul.
Coricea, Luogo deftinato pel giuoco della paUa. Galiam .
Comflerio. Luogo dove fi confervava la polvere, di cui facevano ufo i Lot- 

tatori per afciugare il loro fudore, e per afpergere I’ avverfario
’ unto, perch^ folTe piii atto alia prefa. G aliam .

Lkotefio. Stanza degli olj, e degli unguenti. In quefta fi ungevano altri prima 
di lottare, altri dopo, ed altri prima di entrare nelBagno.Galiam.

E p dre. Luoghi deftinati alle difpute Filofofiche, e Rettoriche. Galiam .
Efebeo. Luogo per i nuvizj della Ginnaftica. G aliani.
Elhcamino. Luogo involtato, e incroftato, il quale, rivolto eflendo al Sole, 

riceveva un grandiffimo calore. Cboul.
Efcola. Stanza Ipaziofa dove afpettavanfi gli amici per ufcire dalle Terme. Cboul.
f'riffd a rio . Bagno d’ acqua fredda, fecondo alcuni. Secondo altri, era un fito 

"'dove trattenevafi la gente ufcita dai bagni caldi per avvezzarfi 
air aria efterna.

Ipooaujio, Luogo ove facevafi ardere il fuoco per rifcaldare le ftanze, e le 
acque. Cboul.

Laconico. Luogo ove fi fudava. Vedi la Prefazione.
Significa un campo chiufo, uno fteccato, od il terreno, nel quale 

i Cavalieri antichi facevano le loro gioftre, e pugne fingolari. 
Di^ionario del Cbambres.

Talefim. Luogo deftinato agli efercizj della lotta, del difco, e della corfa. Daviler.
Tifeine, Da principio furono luoghi ordinati per tenere i pefci. Di poi ven- 

ne un’ flfanza che tutti i luoghi, dove gli uomini potevano nuo- 
tare e bagnarfi, erano dagli Antichi chiamati Pifcine. Cboul.

Sferiflerio. Luogo di forma rqtonda, comodo pel giuoco della Palla, e per 
divetfi altri efercizj. Cboul.

Sifo. Preflb i Greci Cgnifica un luogo coperto, preffo i  Latini uno fco- 
perto. G aliani.

Itadio. Luogo preflb i Romani coperto, preffo i Greci fcoperto, deftinato 
per gli efercizj Atletici; e dinota ancora una lunghezza di paf- 
fi 12 5 , G aliani.

AV-
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AVVISO PREMESSO DAL CO; DI B U R L IN C T H O N  ALLA SOA E 0 IZ IO N E .  

^  L L’ J N T E N D E N T E  L  E T  T  O R  E.

L 'A menzione, che Andrea Palladio fa ne’ fuoi gia pubblicati Libri d’ un’ al- 
tra Opera fua concernente gli antichi Romani Hdificj, refemi defiderofo di 
rinvenire un tanto confiderabil Teforo, e me ne pofe nell’ ultimo viaggio mio 
per Italia alia piii diligente ricerca, ond’ io foffi capace. M ’ avvenni per buo- 
na forte in molti di quei Difegni, parte delle cui Stampe do alia pubblica lu
ce. Si potefs’ io dar parimente le Olfervazioni e le Notq fattevi certo dal ce- 
lebre Autores ma invano da me ricercate. Furon effi con buon numerodiRi- 
ferenze di fuo carattere trovati nel rinomato Palazzo di Mafera ful Trevigia
no, del quale Egli fu I’ Architetto per il Nobil Uorho Daniel Barbaro, e dove 
dicefi ch’ egli morilfe ( i ) .  Aveano quefti avuto 1’ ultima mano, ed erano in- 
fierae avvolti, come gia pronti a fame edizione. Eccone dunque molti, Sam- 
pati appunto jiella medelima forma e dimenfione che gli trovai, e fenza mini
ma alterazione.

Non fara forfe fuor di propofito I’ accennar che Palladio fece ufo in queil’ O pe
ra di tre differenti mifure (z), tutte in loro refpettiva proporzione corri/ponden- 
tifi. A vrei, fe non foflero ftati di forma troppo- grande, inferiti in quefto L i-  
bro i Difegni d’ alcune parti di ciafcuna delle Ternae, che originalmente anco- 
ra poffedo: ma ho tralafciato di fatlo, si per la fuddetta ragione, si per non 
effer eglino neceifar) alia intelligenza degli altri. Saranno quefte Terme, a fuo 
tempo, feguite da un fecondo Volume (3) di var) Difegni d’ Archi, T eatriT  
Tempi, e d’ altri antichi Edificj del medefimo Autore. Non poffo alia fine far 
a men d’ atferire che gli ftudj di si grand’ Uomo debbaao eflfere tanto piii fti- 
mabili, quanto opportunitEmo Preiente all’ Eta noftra, di cui niun’ altra forfe 
dimoftrd mai maggiore difpofizione a difpendiofe Fabbriche, ne produffe piii 
ignoranti Pretenditori che guidano altrui fuor delle vere traccie di tanto 
bell’ Arte.

Le feguenti Fabbriche fono ftate dal Palladio mifurate col piede Vicentino, 
il quale fta al piede di Parigi come, 1580. fta a 1440.

( 1 )  II Palladio fini il corfo de'giorni fuoi in Vicanza fua Patria il dl ip. Agoflo dcH’ 
anno 1580. in eta di feffanradue anni. Temanza, 0 fa del PeUad'to pag. 384.

(2 )  Le tre differenti mifure, a mio credere, fcno il piede, il paflb, e la pcrtica alia 
mifura Vicentina, cioe il piede di 12. once, il paflo di $. piedi, e la pertica di 
6. piedi.

(3 ) La Edizione promeda non d a mia cognizione che lia llata pubblicata.
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I s\̂ U7il£^ ̂  ^  ^  ^  ^  *

T  E R M E

D A G R I P P Ai
jGrippa, quell’ uomo di genio cosi diftinto, e nato alle gran- 

di itnprefe, che ha rifcoflb da tutti gli Storid gli elogi piii 
luminofi, che tutto preftoffi alia gloria d’ Augufto e nel go- 
verno del grand’ Impero, durante la pace, e nel facilitargli 

tante fegnalate vittorie, ebbe ii merito di accrefcere il materJale fplendore di 
■ Roma, facendo ergere con forprendente magnificenza i Bagni fuperbi che por- 
tavano il di Jui nome, dei quali, morendo, fece poi dono al Popolo Ro
mano {a).

Di quelle Terme d’ Agrippa, e di altre pure tralfe i difegni Andrea Pal
ladio allora quando tutto era intefo ad efaminare le fuperbe reliquie della Ro- 
mana Architettura. N ei difegni ritrovati, e fatti incidere dal Lord Co: di 
Burlingthon manca la Pianta delle Terme, di cui parliamo. Ma quefta poi, 
feparata dalle altre'Tavole, giunfe alle mani di un valorofo Architetto {b) ,  
i f  quale facendola ricopiare ha voluto renderla ai fuoi amici comune con ge- 
nerofo regalo.

O ra, per dare al Pubblico la Raccolta perfetta dei difegni di si grand’ 
Opera, io premetto nella Tarola prima la Pianta agli Alzati, che li andran- 
no poi fuccedendo nelle Tarole fulleguenti. Ma liccome nell’ adattare gli A l
zati alia Pianta io trovai in elfa varie notabili alterazioni, cosi penfai di emen- 
darle, coIJa perfuafione che fiano efle accadute per la moltiplice varieta delle 
copie. Cosi ottenni, che le Tavole della Pianta e degli Alzati corrifpondanfi 
perfettamente nelle mifure.

Pri-

(«) Dion. Lib. XLIir.
( i )  Il Sig. Temanza nella Vita del Palladio pag. 34J. dice: „  Nel quarto (Libro) ci

„  efpone, e defcrive i Tcmpj antichi di Roma...... L’ Opera e veramente compiu-
5, ta; perche tratta di tutti i ibmmi geneti delle cofe alia civile Architettura ap- 
„  partenenti. Egli aveva in penfiero di darci, come diffi, altri libri delle Anti-
„  chita, cioe dei Teatri, degli An&teatri...... delle Terme........ ma di tali Opere
„  liamo rimafti privi, non perch  ̂ egli non le avefle inteffute, ma perchd fdrfe 
„  fu fopraggiunto dalla morte prima di averle ordinate in modo di poterle far 
» pubbliche. In grazia perb del bel genio, e della generofita del fu Mylord Ric-
» cardo Co: di Burlingthon fi fono prelervati molti pezzi delle Opere predette......
M Egli vivendo ha pubblicato un Volume delle Terme antiche, al quale per eflere 
» perfetto non manca le non la Pianta di quelle di Agrippa, che ibrtunatamente 
» io podeggo, di mano dello flelTo Palladio " ,
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. Prima di accingermi ad efporre alcune mie ofleryazioni fatte fopra i di- 
fegni di si vaflo Edifizio, mi cade in acconcio di far parola del Panteon, il 
quale e unito alle Terme, di cui trattiamo. Alcuni lo credono un Tempio 
antico, ed altri penfano ch’ egli foffe il Veftibulo di quefte Terme. Palladio 
fi da a credere ch’ egli fofle un Tempio eretto al tempo della Repubblica, e 
ornato poi da Agrippa col grandiofo Portico, che tuttora efifte, 1’ Anno di 
Crifto X IV , come manifeftamente rilevafi dalla feguente Ifcrizione, che legge- 
fi nel Fregio: M. A G R IP P A . L . F. COS. III. FECIT ( a) .  Era inoltre 
perfuafo quefto grande Oflervatore e Maeftto, che antica pur fofle, e ad ufo 
di Tempio la Cappella di mezzo, ch’ e rincontro all’ entrata. Nel quarto de’ 
fuoi Libri egli cosi fi efprime: £ ’ apmioiie di m ohi, the h  Cappella J i  mexx",. 
ch’ e rtncomra a lt entrata, non fia antica j perche T area di ejja viene a rompere alcH- 
ne colonne d el fecondo ordine. . . . . .  M a perche to veggo ch' ella benijp.mo accompagna
con tutto i l  reflo del? opera, e che ha tutti i  fuoi membri benijjimo lavorati, teng> per 
fermo, ch’ ella foffe fatta a l tempo, che fu fatto anco i l  rejio di quefto Edifizio,

Sembra per altro aflai ftrano, che un uomo dotato di critica si giudiziofa.' 
non abbia fatto, ferivendo tali cofe, due rifleffi, che meritano paro'coJare com- 
penfo. Primieramente, fe la Cappella accompagna beniffimo con tutto il 
refto dell’ Opera, non e per quarto decifo ch’ efla fia antica5 non efiendo si 
malagevole trovare in tutti i tempi Artefici a fufficienza capaci d’ accompagna- 
re con precifione i membri di un’ opera gia principiata. E  poi, che vale la 
perfetta uguaglianza del membri di quefta Cappella, fe il di lei Arco taglia 
con imperdonabile errore alcune colonne quadrate dell’ ordine fecondo? Una 
tale licenza, che deturpa la bellezza di quefta grand’ Opera, fombra certamen- 
te un peccato dei fecoli pofteriori. In fatti lo fteflb Palladio , difegnando lo 
Spaccato del Panteon unitamente alle Terme di Agrippa, lafcid 1’ ordine fu- 
periore di colonne, ponendovi folamente le nicchie.

L ’ erudite Sig. Chameron, benche pofitivamente non fi dichiari, pure inr 
clina a credere che il Panteon non s’ abbia a confiderare come un Tempio, 
ma come un Veftibulo di quefte Terme. Non f i f a , egli dice, fe  Agrippa ah~ 
hia fabhricato i l  Tanteon, 0 s’ egli ahbialo folamente riparato e abbellito, K  certo, cJbe 
vi aggiunfe i l  portico, e che quefto magnifico Edififio ferviva come di Veftibulo a quefli 
Bagni { b ) .  Egli cita inoltre un paflb, che fembra concludente, di un Opera 
del Padre Eazzari fopra la dedicazione del Panteon (c). Finalmente vuol ren-

dete

i a)  Palladio Lib. IV. Cap. so.
(.b) Chameron Cap. 111. pag. 4<J.
(r)  „  Ma dira taluno (dice il P. Lazzari): Clie ftimavano dunque che folTe, fe non era 

„  Tempio? Quel che ne ftimaflero, a me non roonta niente: purche Tempio non 
» lo credertero, lo abbiano avuto in conto di pubblica fabbrica, di memoria di Se- 
„  polcro, di qualunque altro Edifizio, a me non importa. Che fe pure volece 
„  ch’ io vi dica cofa, la quale e ftata da me trovata, come dettata auticaraenre 
„  da Scrittore noftro Tofeano, ed io dirolla: lebbene a certi contraflegni giudico 
„  etfere quefla Icrittura come di tempi piu antiebi, fatta da moderna mano per 
„  ifiruire, con magsiore autorita un Forefliere delle cofe di piu rinomanza di Ro- 
„  ma. In quefta della fabbrica ooftra cost C dice: “  Quindi tu ne verrai al Pan-

teon
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dere verlfimile il fuo parere, invitando a riflettere, che i Bagni piu confide- 
rabili, come quelli di Caracalla, di Diocleziano, di Coftantino, aveano una 
ftanza, la quale e per la fituazione e per la forma efattameiite al Panteon raf- 
fomigliava, ed era pur deftinata alio ftello ufo.

Non fo per altro qual cafo fi debba fare di qilefta riflelfione; poiche e 
veto che nelle Terme qui nominate vi fono indicati i Veftibuli, e fon nella 
medefima fituazione del Panteon 5 ma quello delle Terme Diocleziane e di fi- 
gura quadrilunga, e folamente quelli delle altre due fono circolari com’ eflTo.

Premelfe tali conliderazioni, e facile il bene intendere, che per mancanza 
di lumi certi che rifchiarino le tenebre della piu rimota antichira, temeraria 
cofa farebbe il voler decidere una quiflione, che terra fempre divifi i pareri 
degli affehnati Oflervatori. Mi fembra per altro difiicil cola a dimoftrarfi, che 
il Panteon fofle il Veftibulo delle Terme. E per render ragionevole una tale 
diflicolta, bafta riflettere un poco alia fituazione, in cui unicamente potevafi 
aprire un fbro, per cui effo Veftibulo portafle ai luoghi intern!. Tale apertu- 
Tavola I  dovea corrifpondere alia Porta d’ ingreflb, e perd condurre nel luo- 

’ go fegnato B. Tav. I ,  cioe dore, fecondo il Chameron, fi bagnava- 
no gli A tleti. E  come perd fupporre una tale inconvenienza in un’ Opera, 
che unita alia mole forprendente, moftra una particolare eleganza nella ftrut- 
tura, e diftribuzione delle fue parti?

11 fin qui detto pud baftare per fufficiente iftruzione di quelli, ai quali 
ignota fotfe una tal quiftione, onde contenerfi, al cafo di dover giudicare, con 
un difcreto Pirronifmo.

‘ Ora paffiamo a confiderare I’ Area immenfa occupata da quefta grandio- 
fa Fabbrica, e la regolare collocazione delle fue parti. Comprefi in un Edifi- 
zio di tanta eftenflone trovanfi il Veftibulo, le Gallerie, i Periftili, le Efledre, 
i  Sifti, la Lizza, le Biblioteche, e le ftanze per converfazioni, oltre le infini
te altre picciole parti. Tutte quefte erano fimmetrizzate con belle proporzio- 
n i, ed averano il loro ufo ricercato dal genio di quella Nazione, che combi- 
nava in fimili luoghi I’ efercizio delle Filofofiche Difcipline, della Ginnaftica 
Medicinale ed Atletica coi piii voluttuofi divertimenti. Le denominazioni di

eflc

leon Maifci ^gtippa, ch’ ? antica cofe, e delli maggiori Edifizj di quefta Roma: 
e oiuno ve ne ha cost, come quefto, intero. £  nota, che fue anticamente Bagno: 
e vicino al muro a mano dirina paflava uno grande canale di acque per ferrigio 
del lavatfi. Ma il buon Mmits alcua poco mutollo, e pofe a quello innanzi lo 
bello Portico, U quale ora ft vede, e lo comprefe demro lo cerchio delle Terme 
liie. Quefto fu efempio di tutte fabbriche che vedrai a quefta Ibmiglianti nelli Ba
gni del fiero Diocleziano, e di Antonio il pietolo......  £ ti avverrai in perfona,
la quale t’ infegncra il contradio di quefto: non lo credere, perchc fara di quelli, 
i quali ad Ogni Edifizio rotondo pongono nome di Tempio; la quale voce paflata 
al popolo, fi furono molti ingannati; come que’ che diflero Tempio di Netiuno a 
Tivoli, nella Villa e file Bagno; e di Fantbeum Minerva Medica feciono
lo ftefto; e quefto pure fi fu Bagno; e rimangono ora nel muro i canali. £  pero 
io dico ancora, che Paotbeum Agrtppie fue Bagno piuvico, ricco ed adorno di bel
le Dicchie, ficcome le Sale di Palatium Cajarm ........“

D
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efle parti poeo fono, da noi conofciut^, benche il dillgente Sig. Chameron aj 
numeri Palladiant, pofti negll Alzati, abbia nella Pianta aggiunti i numeri de
terminant! le grandezie delle parti, indicando pure, di quefte, con lettere, e 
gli ufi particolari, e le piii minute denominazioni. Ma fi pu6 credere ben a 
ragione, ch’ egli fiafi in qualche tratto ingannatos come, per efempio, nel dif- 
finire per Sudario il luogo fegnato M ; per Laconico il luogo fegnato N ; per 
Bagno caldo il luOgo fegnato O : ftanze tutte non aventi alia part̂  eftema al- 
tro riparo che di poche Colonne, le quali fervono per folo ornamento.

Gli Alzati erano decorati da Colonne di diverfe grandezze, e di vario 
ordine, da Volte grandiofe, da Nicchie, Frontoni, Baffirilievi, e da Statue 
eccellenti. Varie Scale, alcune diritte, ed altre a chiocciola, erano annicchia- 
te nelle enormi muraglie.

Efaminai gli Ordini che ornano I’ efterno, e trovai le Colonne 
Corintie del Panteon di un’ altezza di piedi 40. oncie j. Le Co

lonne Corintie del Frigidario, del Tepidario, del Laconico , e del Bagno cal
do fono alte dieci diametri e , e la loro Trabeazione e minore ~ della 
quinta parte dell’ altezza delle Colonne.

Le Colonne ifolate della Lizza fegnata S hanno ua diametro di piedi 3. 
e mezzo; fono alte dieci diametri e 7 ,  e la loro Trabeazione e un poco w i- 
nbre della quinta parte. L ’ Ordine, che circonda i due Periftili, lo giudico 
Dorico, perche le Colonne fono di otto diametri. Non ho potuto rilevare 
qual proporzione avelTe la Trabeazione, perchd non c fegnata con numeri.

G li Archi frappofti alle Colonne della Lizza fono larghi piedi 17., e mezr 
zo, e alti 3 3 , cioe due larghezze, meno la nona parte.

Avrei rintracciate le proporzloni delle tlanze, dei Periftili, e del Sifto, 
fe folTero con numeri dinotate le loro lunghezze, larghezze, ed altezze 5 ma 
ficcome non vi fono fegnate in modo da poterle con precifione calcolare., cosi 
non ho voluto azzardarmi a ftabilire per via di congetture le aecamate prp- 
porzioni , rifervandomi di farlo, per quanto mi fara poflibile, nelle feguenti 
Fabbriche.

L ’ ammaflb dj tanto materiale, che occupava un’ Area immenfa di terre- 
no, che nella varia ftruttura delle fue parti ofFriva ad una numerofitfima po- 
polazione tutte le opportunita perGiuochi, per falutari efercizj, e per piaceri, 
avra certamente in tutti i tempi eccitate le meraviglie. E  piii ancora, perchd 
trovavanfi in quefte Terme uniti alia piu magnifica Architettura gli ornament! 
e per ricchezza di materiali, e per la raritd dell’ Opera preziofiflimi. Agrippa, 
per decorate con ricca magnificenza le fue Terme, comperd da’ Ciziceni dieci 
Pitture a cariflimo prezzo, e fece anche acquifto d’ un numero ben grande 
di Statue , da efpertitfime mani lavorate, e tra quefte anche quella dell’ Apof- 
fiomeno, (a) una delle piii belle opere di Lifippo, Plinio il Naturalifta, par-

lan-

0 )  Cioi quella Statua, lodaea da plinh, eke Jiava in atm i i  ri(fcbiaxft tolla Jttigile ;■
» dijiringentem
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lando di quefta Statuay dice; diflringentem fe , quern M. Jgrippa ante Tbermas fuas 
dicavit, mire gratum ’liberie principi, qui nequivit temperate fibi in eo, quamquam im- 
periofus fui inter initia principatus, tranflulitque in eubieulum, alio ibi Jigno fubflitmo. 
Cum quidem tanta populi "Romani contumacia fuit, ut magnis Tbeatri clamoribus rep'oni 
Apoxiomenon efflagitaverit, "Princepfque, quamquam adamatum, repofuerie. Plin. Nat. 
Hift. L . XXXIV. cap. 8.

Per relazione dello fteffo Iftorico, immiravafi in quelle Terme una profu- 
lione di Pitture a colori invetriati, e di ftucchi marmorini: Agrippa certe in 
Thermit, quas T̂ oma fecit, fguHnum opus encauflo pinxit y in reliquis albario adorttavit.
Plin. N . H . L . XXXVI. Cap. 25.

Flaminio Vacca Sculfore Romano ceiebratiffimo, il quale fioriva verfo la 
meta del decimofefto fecolo, riporta alcuni pezzi di valore infinito, che fer- 
vivano a decorare I’ ellerno di quefta opera. Nomina un Leone di Bafalte, 
un’ Urna di Porfido, ed una parte del Bufto di Agrippa di Bronzo (■ *). Se 
tale era pertanto F efterna ricchezza degli ornamenti di quefta Fabbrica,, ft pud 
soncepire appena quanto preziofe foflero le interne decorazioni.

TAyOLA I. Tianta ̂

TAFOLA IL  Profpetto, e Spaccati.

A. Panteon.
B. Luogo ove gli Atleti fi bagnavano.
C ; Apoditerio.
D . Sifto.
E . E. Stanze degli Atleti.
F- F. Stanze ove fi faceva la converfazione.
Q .G . Gallerie ad ufo di quelli che fi efercitavano nel Sifto.
H . H. Perillili.
I . L Efebeo, e Sferifterio.
K . K. Conifterio, ed Eleotefio. ■
L . Jrigidario.

M .

(a ) Il fopraldetto Flaminio Vacca, nelle oflervazloni che Montfaucon ■ ha raccoire nel 
fuo Giornaie d’ ltaiia, fi elprime nel feguente modor 11 Leone di Bafalte., e tUrna 
di Porfido, cderano. altre molte davanti il portico del Panteon, oji rejiarono ftno al tempo 
di Sijio IP. f  anno di Gesi Cfifto 1471. Lo fpaxjo, cBeta davanti la Rotonda, era fiato 
fatto per ordine di Eugenio IP.verJo { anno 1 4 } } . , tempo nel quale trovarono uno dei ieo- 
n i, IUrna di Porfido, una parte del Bujlo di Agrippa di hronxp, ed il piede d  un Ca~ 
vallo, e i  rejli dun Carro. Si pud congetturare da quejio, che la Statua dAgrippa in 
un Carro di trionfo fojfe fituata a una certa altexga fepra la Facciata del portico, e ,cbe 
aveffero pojii dalle parti i Leoni menglonati qul fopra, e che tVrna, che conteneva le 
fue eeneri, foffe nel mectpp. Verfo I  anno 158̂ . i Leoni jurono trafportati per ordine del 
Papa Sijio V, alia Fontana cb'egli ereffe vicino ai Bagni di Dioclexjano'. lUrna reftd 
davanti il portico della Rotonda; e i l  rejio dei fragmenti furono, fecondo tutte le appa- 
renxp, fufi per qualcbe ufo. Montfaucon Diar. d’ Italia pag. 204. Chameron pag. 48.
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M . Stanza per fudare, o Tepidario, il quale area il Laccraico da una parte, 
e il Bagno caldo daH’ altra.

N. Laconico.
O. Bagno caldo,
P . P. Efledre.
Q . Q. Appartamenti degli Official! che aveano cura dei Bagni.
R. Tonftrina.
S . S. Lizza, ove fi faceano gli efercizj, quando era buon tempo.
T . T. Biblioteche.
V .V . Scale che circondavano le Terme.

T E R M E
D I N E R O N E

Q u e f t e  Terme furono con Splendidezza innalzate da Nerone, e fecondo /a 
Cronica di Eufebio riportata dal Chameron, fono ftate finite il ix. anno del 
Regno di quefto Imperatore. Efle vengono magnificate dagli Autori; fra’ quali 
Bonaventura Overbeke dice; DelU magnificeH'̂ a di quefie Teme {mo argomento mol- 
te Statue, Colonne, BaJpriJievi feamti dalle loro mine nel far le fmdamenta del Pa- 
lâ ô Giufliniani fabhricato fu molto fpa^io di ejfe, e che quivi j i  eonfervano {a) ,
Marziale (Lib. VII. Epigr, 34.) d ice;...........  Quid "Herone pe'jttst Quid Thermit
meliut T^eronianisf ?.

Belliffima c la divifione di queflo Piano, la cui figura h un quadrilungo, 
che C avvicina alia proporzione che ha il j  col 4 (^ ).

La diverfita delle enumerazioni, che dinotano le larghezze e le lunghezze 
di varie parti della Pianta, non fi uniformano con quelle degli Alzati; e no- 
tabiii diffierenze fi rifcontrano anche mifurando -elTe parti colla fcala dei pie- 
Tavola II I  difegnata nella Tay. III. che contiene effa Pianta; e perci6 non 

potei determinarmi ad efj)orre precifamente con qiiali proporzioni 
fiano regelate quefte parti; e benchd vi fia la- fcala dei piedi da mifurare, 
nonoftante non potei rilevar con efattezza le loro lunghezze, e rifpettive lat- 
ghezze.

Per efempio, i due Veftibuli H fono fegnati lunghi piedi 1 18 ,  e larghi 
545 e inifurandoli colla fcala, li trovai lunghi 105 larghi 48.

Co-

(tf) Degli A vim j dellantica Remit Opera poftuma di Bonaventura Overbeke Pittore e 
Cittadino d’ Amfterdam, tradotta ec. Londra tjgp.

( i )  Il terrene occupato da guefta Fabbrica  ̂ intorno a pertiche quadrate 458$,«d ogni pertica i  piedi jS Vicentini.
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Conobbi pero che alcune ftanze hanno per approffimazione un’ armoniea 

proporzione, cioe due di quelle fegnate Q , che per un lato fono marcate pie- 
di 37, ,e per I’ altro S9 f  > hanno effe quella proporzione che pafla fra il 3 e 
il 3 : colla medefima proporzione fono regelate le altre ftanze fegnate'Ss e due 
altre di quelle fegnate Q , che fono le maggiori, hanno la proporzione che ha 
il 3 al 4-

Poco ho potuto rilevare dalle mifure della Pianta, come ho- detto, per 
mancanza o alterazione di numeri, o per difetto dei difegni, per gfii la fcala 
dei piedi non corrifponde alle grandezze, oppure le grandezze non cbrrifpondono 
alia fcala. Procurer^ dunque di verificare alcune mifure degli Alzati, per ren
der facile r  intelligenza di quefta Fabbrica agli Studenti d’ Architettura.

Principiando dalle Colonne dell’ Ingreffo, quefte hanno 10 dia- 
metri di altezzaj ma non fo determinarmi fe foflero Corintie, o 

Compofite. Le G^lonne della Facciata, che fono djnanzi ai luoghi fegnati Q , 
fono alte 10. diametri, e la loro Trabeazione e un poco minore della quinta 
parte delle Colonne.

L ’ Ordine, che circonda i due Periftili, ha le Colonne di 10  diametri 5 
la Trabeazione corril^nde alia quinta parte di effe Colonne, e i Portici fono 
alti due larghezze, e j-- I due Veftibuli H  fono alti quanto fon larghi; e 
gli altri due Veftibuli F , ch’ io volentieri chiamerei Portici, o Logge, hanno 
un’ altezza che ft avvicina alia media proporzionale armoniea: i  fuoi Archi fo
no alti due larghezze, meno la fefta parte.

Di piu non potei offervare in quefta grandiofa Fabbrica: mi refta fola- 
ipente il dire, che la bella fua difpofizione interna potra foraminiftrare delle 
grandiofc idee a quelli che fapranno adattarle agli ufi prefenti.

Tavola IV .

TAVOLA 7/7. VUnta,

TAVOLA IV. Troffetto, e Sfaccati.

A. Pifeina, o fia confervatojo d’ acqua.
B . B. Periftili.
C . C. Due Sferifterj.
D . D. Appartamenti, dove fi bagnavano.
£ .E .£ .  EleotesJ, Apoditerj e Lutroni. Suppone Chameron, che quefti due 

appartamenti, nei quali ft bagnavano, foflero deftinati per li Senator!, 
e per li Cavalieri.

F .  F. Due Veftibuli.
G .  G . Due Camere di mezzo circolo, ove fi poneano i veftimenti di quelli

ch’ entravano nella Pifeina.
H . H. Due Veftibuli fpaziofi, per li quali paflavano per andare a vedere i Lot-

tatori ad efercitarfi nel Sifto. Qui vi era ancora un’ entrata che con- 
duceva ai Bagni.

I. Sifto.
E K.'K.
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K. K. Stanze contigue al Sifto, nelle quali quegli che prefedeva agli efercizj tcr-

minava le contefe, che inforgevano fra i Lottatori.
L. L, Appartanieuti di quelli che aveano cura dei Bagni.
M . M, ec. Stanze ad ufo dei Lottatori,
N. Apoditerio,
O .  0 . Due Eleotesj vicini airipocaufto,
P. P. Scale che conduceatlO all’ entrata dell* Ipocaufto, del quale fi vedeva il

Fornello nel paflato fecolo, vicino alia Chiefa di Santo Euftachio.
Q . Q. Principali Appartainenti, ove fi bagnavano, Cotefte Sale, ch’ erano fi*

tuate fopra dell’ Ipocaufto, erano grandiflime, e frequentate da ogni ge- 
nere di petione, ad eccezione di quelle del primo Ordine, le. quali li 
bagnavano nelle ftanze fegnate D. D.

R . Bagni per ufo de’ Lottatori.
S . S. ec, Stanze, dove fi ritiravano quelli che s’ erano bagnati.
T . Conifterio.
V .V . Veftibuli,
V .V ,  Biblioteche.

T  E R  M E

DI  V E S P A S I A N O
L ij E  Terme, ch' io do incife nelle Tavole V. e VI. diconfi dal Palladio Vefi 
pafiane; ma il Sig, Chameron le chiama Domiziane, e Trajane (a).  Egli in 
cio fegue I’ autorita rifpettabile di qualche antico Scrittore, che a Doraiziano 
attribuifce il principio, ed a Trajano il compimento di quefta Fabbiica (.b), 
la quale benche non dimoftri una forprendente magnificenza, pure non h manr 
cante delle principali fue parti, vale a dire di Sifti, Efledre, Bagni per Lot
tatori, Periftili ec,
TavoM V  Cotefte Terme erano fabbricate fopra le falde di un monte; e 

percid forfe fono di una Pianta piramidale adattata, come io pen-, 
fo, alia particolare fituazione. La irregolarita dell’ area obbligd I’ Architetto a 
formate le Efledre H , e Je due ftanze per li Bagni G , con un lato di una 
porzione di circolo, per nafcondere cosl la faftidiofa irregolarita nata dalla in- 
comoda fituazione (r) .

Al-

(«) dueffe Terroe erano vicine a S, Martino in monte. Vedi h  jtntkbitit di Rom di Andrea Fulvio,
Nel lecondo Sinodo Romano, fotto il Pontificato di Silveftro, trovafi feritto, ]'an
no dj Criflo J2Q, P'Onermf omnes Presbyferi tttiis Roniie, &  Diaconi omnes 184. inttit 
Therms Domitronas  ̂ nunc TrnjancC j  &  federunt in fede fan in eodem loco.

(r) Nel nuovo Teatro ultimamente eretto in Vicenza fui incaricaro di fare il difegno 
di una Fabbrica da alzarfi adiacente alio fteffo Teatro gia coftrutto. V  Area pro--

po-

    
 



Tavola VL

X 19 K
Alcune fineftre, che vedonli negU Alzati, mi fan credere che 

quefta Fabbrica aveffe un fecondo Piano: cosi pure penfo che di- 
fotto al prime Piano foflervi alcuni altri luoghi ad ufo de’ Bagni, ai quali con- 
duceano le varie fcale fegnate nella Tav. V.

E ’ bene oflervare che i Periftili non fono ornati con Cblonne, ma cir- 
condati da Archj, la proporzione ctei quali c due larghezze e ^5 e i pilaftri 
che li foftengono fono larghi quafi -  del lume degli Archi.

Efaminando in pieno quefto Edifizio, non ammirafi in eflb una rafa ma- 
gnificenza, ma una bella femplicita, ed una ingegnofa dil^fizione, la quale 
forma un pregio ben conofeiuto dagl’ Intendenti (<*).

T a VO LA  V. T'tauta.

TAl^OLA VL 'Profpetto, e Spiucati.

A . A. Periftili.
B. Sifto.
C . C . ec. Sranze per ufo de’ Lottatori.
E. Apoditerio.
F . F. Scale , per le quali ft falira agli altri Appartaraenti, e fi difeendeva alia

bocca della Fornace.
G .  G . Appartamenti, ove faceano i Bagni.
H. H. Effedre.

, I .L .S sa le , per le quali fi montava in un luogo fcoperto, ch’ era di fopra al 
Periftilo, dove erano, come e probabile, le altre Stanze necelTarie ai 
Bagni.

K . Luogo, dove faceano foaldar I’ acqua.
L. Scala principale che conduceva ai Bagni.
M. M . Bagni pei Lottatori.

T E R -

poflatni avea la figura di una mezza piramide, la bafe della quale era larga pie- 
di 42, e la fommita di effa avea piedi la. di larghezza. Vincolato e flretto da 
tali conlini, penfai di piantare una Sala nel mezzQ con un lato quafi femicircola* 
re. Quefto fra gli altri roolti ripiegbi, che mi convenne praticare, mi ridufle una 
Sala di ftifficiente grandezza, e di non infelice figura; quando altrimenti riufcita 
ad evidenza farebbe e picciola, e moftruofa. Quefto ripiego pero ad alcuni non 
piacque; eppure tanti lecoli prima I’ Architetto di quelle Terme, trovandofi in 
quali fimili circoftanze, legui la ftella regala per confervare nelle accennate parti 
una tollerabile regolarita di figura.

(a) Si avverta che i numeri tp. e 22. dinotanti le grandezze del Cortile, lignificano 
pertiche, che fono pgnuna piedi d. Vicentini.
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T E R M E
D I T  I T O.

J I j  Parere di alcuni, che Tito per ditlrarre gU animi del popolo Romano dai 
trifti penfieri e melancoHci concepiti e per la recente prima eruzione vul- 
canica del Vefuvio, e per un terribile incendio, che diftrufle varie delle Fab- 
briche principali di Roma, intraprefa abbia la erezione di un Anfiteatro defti- 
nato agli Spettacoli, e delle Terme, delle quali ora parliamo (a).  Suetonio 
nella vita di Tito dice, che quefte due grandi opere furono con preftezza in- 
nalzate (&). E  Marziale, o qual altro fia I’ Autore del Libro degli Spettacoli 
attribuito a Marziale, ci fa credere, che appunto fppra le rovine fatte dagl’ in- 
cendj procurati da Nerone furono quefte Terme piantate (e)-, forfe per co- 
prire cosi le fpaventevoli reliquie delle palfate difgrazie, e diflipare lo fpavento 
del popolo doininato dalla fuperftizione.
Tavo/a VII vafto recinto di quefta Fabbrica ci prefenta un trionfo della

magnificenza Romana uniramente ad una elegante e variafa difpo- 
lizione delle parti infervienti agli ufi, per li quali e ftata eretta. Effa contie- 
ne Tempi, Periftili, Efledre, Teatro, Biblioteche, comodiffimi Bagni, ed ia  
fine tutto quello che pud contribuirs alia grandezza, al comodo, e alle delizie.

Mi fon lagnato nelle antecedenti Fabbriche, perchb la fcala de’ piedi non 
fi uniformava ai numeri che dinotano le grandezze, e mi lufingava, profeguen- 
do le mie oflervazioni fulle altre Terme, di poter ritrovare una fufficiente cor- 
rifpondenza fra la fcala de’ piedi, e i numeri che fegnano le grandezze, a cui 
fono appofti: ma conobbi d’ eflermi di troppo lufingato 5 petche nelle prefenti 
Terme trovo che alcune parti fi uniformatio coi numeri alia fcala, ed altre 
fono interamente difcordanti. Scoperfi anche in quefta Fabbrica, che alcune' di 
cfle parti fono fegnate di piedi, ed altre di pertiche. Eccone una prova. La 
larghezza del Cortile, fegnata nei fianchi della Fabbrica, e marcata z j -j-ique- 
flo numero e di pertiche che formano piedi 153. Nei due Periftili E ,  la lun- 
ghezza dei quali, comprefi i due Portici, e fegnata 24, il numero 24 dinota 
pertiche, che formano piedi 144 cornfpondenti alia fcala; ma le loro larghez- 
ze fegnate piedi 13 1  non fi uniformano col difegno. Nella fuppofizione che 
cotefti Periftili fiano difegnati in proporzione, le loro larghezze fono quatrro 
fettimi delle lunghezze, che dovrebbero effete intorno a piedi 82, benche lla
no fegnate 13 1 . All’ incontro il Sifto H , e il Bagno caldo pei Lottatori fe- 
gnato corrjfpondono alia fcala de’ piedi,

II
(fl) Quefte Terrae erano appreftb la Chicla di S. Pietro in 'Vincula.

Ampb'itbeatxo dedicato  ̂ Tbermift ûe Juxta celerher extruSiisy mums edid'it apparatiffimumy 
largiffmumque» Suetonius in Tito, Cap. 7.

( f)  Hiĉ  uhi mirmur velociu muneru Abjiulerat mifsris teBa fuperhus De
Spê âculis Epi^r. 9*
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II numero forprendente di quad 4C30. Colonne dimoftra qual foffe I’ am- 

piezza della Fabbrica, e la ricchezza degli ornamenti. Quelle, che ornano efter- 
TavoUVlII Bagno pei Lottatori, fono alte 10. diametri, e quelle

pofte dinanzi alle ftanze fegnate M , che hanno il diametro di pie- 
di 2. 7 , hanno una proporzione di 10. diametri. Le Colonne dei Periftili do- 
vrebbero elTere d’ Ordine Jonico, perche la loro altezza e 9. diametri. Nelle 
Trabeazioni non vi fono numerij percid non potei determinare quali foffero le 
loro proporzioni, I due Tempj rotondi fono aid, per approflimazione, una lar- 
ghezza e 7 ,  oppure fi avvicinano a un dipreflb alia proporzione che ha il s al 6.

Di molte nicchie, e Statue era arricchita quefta Fabbrica, fta le quali vi 
era il Laocoontc co’ due fuoi Figliuoli di vivo marmo, di cui ne fa menzione 
Plinio tra le cofe meravigliofe, dicendo, elTere in cafa di Tito una Statua che 
merita d’ effere prepofta a qualunque Pittura, e Scultura, che unitaraente e 
d’ accordo fcolpirono tre eccellenti Scultori, Agefandro, Polidoro, e Artemidoro 
di Rodi, la quale Statua h nel Vaticano, nel luogo chiamato Belvedere ( a ) .  
TAVOLA V ll. fk n M .
T A V O L A  VUI. Trofpetto, e Spaceati,

A. Pifcina,
B . B. Portici, ove palTeggiavano.
C . D. Tempj.
E. E. Periftili.
F. 'F. ec. Luoghi, dove ponevanfi i veftimenti di quelli che fi bagnavano.
G . G. Stanze per comodo de’ Lottatori.
H. Sifto.
I . I. Untuario.
K. Apoditerio.
L . L. Pallaggi che conduceano allTpocaufto;

, M. M. Stanze per bagnarfi.
N . N. Efledre de’ Filofoli.
O. Teatro.
P. Scale ful pendio del monte Efquilino.
Q. IJzza.
R . R. Bagni per quelli che non fi efercitavano nel Sjfto.
S . S. Scuole, e Biblieteche.
T . T. Conifterj.
V.V. SferiftetJ.
V . Bagni pei Lottatpri.
X. X. ec. Appartamenti di quelli che aveano la cura dei Bagni;
Y. Y. Scale per folire in alto.
Z. Z. Scale, per le quali fi difcendeva nelle ftanze fotterranee per bagnarfi.'

TER-
(e) le  M tiehiti di Roma di Andrea Fnhio Antijnario Smnano &C. In Venezia per Gh 

rolamo Francini 158$.
F
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T  E R M E
P I

ANTONINO C ARAG ALLA (A

L e

Tavola IX ,

j E  Terme dt Antonino Caracalla, different! dalle altre nella ftruttura, le 
fuperavano tutte in grandezza, magnificenza, e bellezza. Erano dette Antonia- 
ne, e giunfero al loro compimeoto il quarto anno del di lui Regno, doe I’an- 
no 217, dell’ Era Criftiana (^ ), Quefte Terme, al riferir di Lampridio, era- 
po fenza portici, j qijali vi flirono aggiunti dallTmper. Aleffandro Severo(c).

Mirabile in veto era la fplendidezza di quefta Opera infigne, ed eccellcn- 
te il gufto, con cui fu dagli Architetti maeftrevolmente ideata, Alcune fue 
parti erano coftrutte in maniera, che gli Artelici dei fecoli pofleriori, quan? 
tunque nelle Meccaniche peritiflimi, credettero impo/Iibile J’ iroitarle. Al pto- 
pofito di Antonino Caracalla, e di quefte fue Terme, dice Elio Sparzmo, nel
la Vita deilo fteflb Caracalla, cap, 9. Thermas mmmh fat eximias,
rum celUm fo/iarem A rch h e^ i rngmit pcjfe atU imUattone, qua fa^a eft, fieri-, nani 
ex a re , w l  eupre eancelli faperpofiti ejfie dicuntur, quihus concameratio tota (onaeditn  

e fli &  tantum efi fp a t ii, ttt idipfum fieri negent potuifie doSli Meehaitiei,
Per concepire in oltre una giufta idea della grandiofita di que- 

fto fuperbo Edilizio, baftano i dilegni che deilo fteflb ci diede iV 
Palladio per poter comprendere la bella fua difpofizione, magnificenza, e gran- 
dezza,

Sebaftiano Serfio ha pubblicato anch’ egli la Pianta di quefto Edifizio, 
pella quale trovanfi in alcune parti delle differenze nelle forme, che non fono 
pero molto lontane dai difegni del nbftro Architetto. Egli dice: Fra le altre 
Terme che fono in "^oma, io trovo quefte Antoniane effere meglio intefe delie altre, per 
mio purere: e benche quelle d i T)iocle%iano fiano maggiori-, nondimeno io trovo in que~- 

fte piu belli aecompagnamenti, e corrifpondentie in tutte le parti (he non fono nelle 
altre..... { d ) .

Credo fuperfluo il ripetere le denominazioni delle parti coftituenti il Tut- 
to di quefta infigne Fabbrica, perche temerei di effere troppo nojofo al Letto- 
re, conofcendo che ognuno da fe potra ricopofcerle colla fpiegazione che qui

a pie-

Alio radifi del Monte Aventino ft veggono le immenfe rovine dclle Terme di Ca
racalla, che anticamenle erano uno de’ piij bei, e piii grandi Edifizj di Roma. 
La Citti di Roma, ovvero Breve Ueferixione di quefta Juperha C k ti, ec. ec. Roma
MDCCLXXIX. ^

^b') Eufebio, appreflb Chanieron pag. ^o, Antoninus Caracalla Roma Thermas fuo nomine 
adificavh, A. D. 217. regni iv.

(r) Mlius Lampridius in lieliogahalo,
^d)  Sebaftiano Serlio Lib. III. dove tratta delle Antichlta di Roma. In Venezia preffo 

il Marcolini 1554.
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a piedi trovera regiftrata, fecondo la intelligenza del Sig. Chameron. Si po- 
tra ancora giudicare, fe fiano ben collocate conforme agli ufi praticati dagli 
Antichi: e fe quefti lumi mancaflero, come certamente mancano a me, po- 
tratfi ricorrere al buon fenfo per formarne un ragionato giudizio.
Tavola X  Paflando a dimoftrare alcune proporzioni, dico, che la Roton- 

da fegnata A ,  che dovrebbe eflere il Veftibulo, e alta quanto il 
fuo diametro, e quafi un terzo di piii (a).  I due Tepidarj O  O , calcolando 
i diametri della loro ligura elittica, hanno un’ altezza proporzionale armonica. 
I.e due ftanze per li Bagni caldi fegnate N  N  fono alte un quarto di piii 
della larghezza. Il Sillo e lungo due larghezze, e poco piii d’ un terzo; egli 
e ornato da Colonne, che fono alte lO. diametri, ed hanno il diametro di 4. 
piedi; la Trabeazione e fra la quarta e la quinta parte dell’ altezza di etfe Co
lonne. , I  due Periftili non hanno i Portici che da tre lati; modo -rare volte 
praticato. Le Colonne di quefti Periftili fono alte piedi z j ,  ed hanno la pro- 
porzione di 10. diametri; la Trabeazione h alta la quinta parte, e gl’ interco- 
lunnj fono di 2, diametri, e 5. fefti.

Lo Ipazio occupato da quefte Terme e a un dipreflb di pertiche Vicen- 
fme quadrate 3195:5, le cui parti fono difpofte colla poflibile eleganza, e co
medo relative ai propr} ufi. Egli e un peccato, che degli ornamenti di cosi 
forprendente Edifizio niuna reliquia rimafta fia a teftificare, a’ giorni noftri, la 
ricchezza ed il luffo di que’ tempi. Veggonfi ancora muri altiffimi con Volte, 
e con Pavimenti taffellati, o fcaccati a bianco e a nero, e veftigie di Con- 
dotti per le acque; veggonfi grandi Camere di varia ftruttura , ed in alcuni 
luoghi pozze profonde d’ acqua rimaftavi dal rovinato acquidotto dell’ Appia. 
E  cid, che veramente rattrifta 1’ Oflervatore, ft e , che quelle vafte reliquie 
minacciano una totale rovina.

Ta v o l a  ix . Tianta.

t a v o l a  X. Trofpetto, e Spaccapt,

A. Rotonda.
B. Apoditerio.
C. Sifto.
D. Pifcina.
E . E. Veftibuli dalla parte della Pifcina, i quali fervivano agli Spettatori, e

dove ft ponevano i veftimenti di quelli che li bagnavano.
F . F. Veftibuli air ingrelTo delle Tetme: le Biblioteche erano da ciafeheduna

parte.,
G .G .

(«) Nella groflezza dei muri vi Ibno de’ vuoti, come vedefi nella Pianta, lafeiativi for- 
fe per rilparmio de’materiali, o perche i vend di Ibtterra non recadero danno alia 
Fabbrica, come pare iia ftato praticato nel Panteon di Roma.
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G . G. Stanze, nelle quali i Lottatori fi preparavano agli eferciy della Lottas

e fcale per cui fi faliva al fecondo Piano.
H. H. Periftili, che nel mezzo aveano una Pifcina ove fi bagnavano (*}. Dal

le rovine pareva, dice uno Scrittore, che cotefti Portici foflero ftati 
ornati di baffirilievi di marmo che gli attorniavano, e ch’ erano attac- 
cati ai muri con de’ raroponi di bronzo. -Non  ̂ molto tempo che in 
quefto luogo ancora fi vedeya un fragmento, che rapprefentava due Gla- 
diatori, e che ultimamente apparteneva al fu Sig. Cardinal Albani.

I .  I. Efebei, o'luoghi di efercizio.
K. K. Eleotesj.
L .  L. Veftibuli, fopra de’ quali v’ era una ilanza lallricata alia mufaica.
M . M. Laconici.
N . N. Bagni caldi.
O .  0 . Tepidarj.
P . P. Frigidarj.
Q . Q. Luoghi per ufo degli Spettatori, e de’ Lottatori.
R . R. Efledre de’ Filofofi.
S. Luogo d’ efercizio.
T .  T . Situazioni, ove faceano rifcaldar J’ acqua.
U . U. Celle, dove fi bagnavano. Refta ancora, in quelle che fono difegnatc

con I’ afterifco, un Bagno, nel quale vi e dell’ acqua.
■ W-W. Stanze, ch’ erano deflinate per la convetfazione.
Y .  Y. Conifterj.
Z .  Z . Luoghi in difparte che fervivano d’ ornamento, e ne’ quali gli Spettatori

poteano ftar a vedere.
1. Teatro, fopra il quale gli Spettatori poteano vedere gli efercizj alio fcoperto.
2. Appartamenti di due piani a ufo di quelli che aveano cura dei Bagni.
3. Etfedre, dove infegnavano la Ginnafiica.
4.4. Stanze per ufo di quelli che faceano gli ^ rc iz ;.
5.5. Veftibuli che conduceano alle Accademie.
6.6. Tempi.
7 .7 . Accademie.
8.8. Portici, dove i Direttori degli efercizj pafleggiavano fenza effere efpofti

alio ftrepito delle Paleftre.
5.9. Bagni coperti per ufo di quelli che non credeano a propofito di fare

r  efercizio nel Sifto.
10 .10 . Scale che conduceano in alto.
1 1 . 1 1 .  Situazioni, dove, fecondo il Sig. Chameron, vi erano delle Scale, per 

le quali fi raontava alia Paleftra.
12 .12 . Scale che conduceano alle Celle fotterranee dove fi bagnavano.
13 .13 . Recipiente d’ acqua.

TER-

(*) II celebre Sig. Piranefi pretende che nel centro del Periftilo yi foflero due Fontane,' e dice di averne veduti gU avanzi.
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T E R M E

D I  D I O C L E Z I A N O
Rikinomatiffime fono le Terme di Diocleziano per la loro magnificenza, e per 
li vifibili veftigj che ad onta del tempo e della barbarie, anche in oggi, fervo- 
no di veraci teftimonj della Romana grandezza, e del magnifico genio di que- 
gl’ Imperatori.

Secondo Eufebio, quefte Terme fono ftate coftrutte I’ anno di Gesu Cri- 
fto 302. ( a) ,  Un Antiquario Romano vuole che fiano ftate principiate dagl’ 
Imperatori antichi, e dedicate dai nuovi, Coftanzo e Maffimiano, fotto il no- 
me di Diocleziano, i quali abbiano dato perfezione alia detta Opera. Dice 
inoltre che quefto ineforabile Imperatore per molti anni v’ abbia tenuti a la- 
vorare ben quaranta mila foldati Criftiani ( i ) .

Non e da ftupirfi che un si gran numero di uomini abbia lavorato nella 
coftruzione di si vafto ed ornato Edifizio, in cui v’ era gran numero di abita- 
zioni con Volte altiflime, Colonne di fterminata grandezza, moltiflime Statue 
d’ Imperatori, Cifterne fotterranee; in fomma tutto quello che potea confluire 
alia magnificenza, al luffo, ed alia volutta,

Di quanta utUita non farebbero per noi ftate le oflervazioni che il Palla
dio, due fecoli fa, ebbe agio di fare fopra tali reliquie? Ma egli o non ft cu
rd di fcriverle e di unirle ai difegni che ci ha lafciati, oppure fono fmarrite. 
TavoU X I  Efaminando il grandiofo fpazio che viene occupato da quefto 

vafto Edifizio, elTo prefenta aU’immaginazione un compleffo di gran
dezza, di cui a’ giorni noftri pochi efempj ne abbiamo, quando non ft volefle 
paragonarlo co’ Serragli degl’ Imperatori d’ Oriente.

Sorprendente al fommo e la regolare, e nello fteflb tempo variata difpo- 
Czione delle fue parti, cioe dei Periftili, Eifedre, Biblioteche, Teatro, Stan- 
ze, Templi, Portici, e Gallerie ( f ) .  Paffando ad offervare quale corrifpon-

den-

(tf) Chameron pag. 54.
( i )  Le Antichita di Roma di Andrea Fulvio Antiquario Romano. In Venezia 1388.
(<•) Quefte- Terme fono ftate dUegnate da Sebaftiano Serlio; ma vi fi trovano pero al- 

cune differenze da quelle del Palladio. Egli, il Serlio, le ha pubblicate nel III. 
fopraccitato Libro delle Antichita di Roma; e nelle oflervazioni da eflb fattevi fo
pra, dice di non efler rimafto contento della corrifpondenza, e degli accompagna- 
menri, e che negate non (i pub che non vi fiano alcune difcordanze, fra le quali 
vorrebbe che il corpo principale della Fabbrica foffe collocato nel mezzo del recin- 
to di efle Terme, acciocche le Strade, o fiano Cortili che lo circondano, foflero ftati 
tutt’aH’ intorno di eguale larghezza. Egli oflerva inoltre, che il luogo, dove fi ba- 
gnavano gli Atleti, fegnato A, b troppo al lidoflo del Teatro, di modo che non vi 
refta quello fpazio, fra eflo e il Teatro, c&e fi addmanda pnfcetiio ne ■ veri Teatri^ 
La di lui critica farebbe giufta, quando il deito Bagno fofle ftato tanto vicino al 
Teatro, quanto egli lo ha difegnato: ma in quefto modo non e dilegnata la Pian-

G ta

    
 



Tavola X II,

X 26 X
denza vi fia fra la larghezza, lunghezza, ed altezza di alcune parti, vidi che il 
Bagno de’ Lottatori A  e di z. larghezze e 7 ,  ed ha un’ altezza di una larghez- 
za e 7 . Le due Stanze L ,  e le due M  hanno quella proporzione fra la lun
ghezza e la larghezza, che ha il 3. al 4. Riflettafi che nelle altezze non e 
ftata oflervata alcuna delle tre medie pofteriormente praticate dal Palladio; im- 
perciocche le altezze fi avvicinano alle lunghezze. Avvertafi che i due Perifti- 
li 'W, fegnati con numeri, fono minor! di 2. larghezze, e fono difegnati, mi- 
furandoli con la fcala, 9. piedi piti lunghi. La navata principale del Sifto C 
e lunga 2. larghezze e intorno 2. quinti 5 la fua altezza fi avvicina alia media 
proporzionale atmonica. Le due Biblioteche Q  fono lunghe una larghezza e
3. quinti, oppure hanno la proporzione che ha il 3. al j .  (« ).

D i 4. piedi e mezzo e il diametro delle Colonne maggioti 
efterne del Bagno A , le quali fono alte piedi 4 1. e mezzo, che 

fono 9. diametri e 73 la Trabeazione e 2. once maggiore della quinta parte 
delle Colonne.

Le altre Colonne efterne delle Stanze L M N  O fono alte 9. diametri. 
L ’ Ordine principale, di cui e ornato il Sifto, ha le Colonne alte piedi 4 1 . ,  
il diametro delle quali e piedi 4. e mezzo.

Le Etfedre de’ Filofofi fegnate X fono alte quanto e il loro diametro i e I 
Tempj P hanno d’ altezza un diametro e un ottavo.
Tavola X III Trovai incifo nella raccolta del Conte di Burlingthon una Ta

vola fegnata in prolpettiva che dimoftra la meta delle parti in
terne di quefte Terme, cioc quella del Sifto C , una delle Stanze V , un’ al- 
tra delle Stanze T , un lato d’ uno dei Periftili W , e uno degli Efebei I . Cre
do, che il Palladio abbia difegnata quefta Tavola per dimoftrare le parti inter
ne in un punto di vifta pift luminofo, e per far vedere gli andamenti delle 
Volte di ciafcheduna delle ftefle parti. La feci incidere nella fteffa manifira, 
colla quale il Palladio la ha difegnata, cioe pittoricamente, per non alterare 
un’ Opera si preziofa.

Flaminio Vacca, riportando quanto difle Montfaucon nel Diario d’ Italia 
pag. 207. parlando dei grandioli ornament! di quefte Terme, cosi li elprime:
Mi fovviene che una certa perfona, feavando di dietro at Bagni di Diocle%iano, arri- 
VO in utt luogo ch’ era fra due muraglie, dov ebbe della pena a entraroi, e vi trovb 
dieiotto Bufli di Filofofi,

Qaejii Bufti de’ Filofofi, continua Montfaucon, fervlvano fen\a dubbio ad orna- 
re una parte dei Bagni. Kelle Terme tf  una st grancf eflenpone come quefte, vi erm

ta del Palladio; ne men quella del SIg. Cliameron, che ha voluto verificarne le 
mifute, e notarue alcune differenze. Nella Pianta dunque del noflro Autore, fra 
il Teatro e il Bagno, vi e una diftanza di quali 170. piedi Vicentini.

(«) Il Sig. Chameron ha denominati quefti due luoghi Biblioteche Greche, e Latine.
10 li chiamerei Periftili, perchc non Ibno coperti che i foli Portici che circondano
11 Cortile, come fi vede nello Spaccato. Se doveffero denominarfi Biblioteche, con- 
verrebbe dire ( il che non mi par verifimile ) che teneflero i libri elpofti all aria 
aperta, e al pericolo di eftere involati.
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im [oUmente delle Sale per hagnarfi, ma ancora dei Tottier, ddTeatri, e dei luogbi 
definatl per la educa^one della Gioventu. Quefle Terme contenevano partmlarmente 
la Blblioteea Ulpia, che avevano trafportata dalla Tia^xa di Trajano...... Cha-
meron, Cap. VIII. pag. 66.

T/VOLA XI. fianta.

T A y OLA XII. Trof petto, e Spaccati.

TAyOLA XIII. Altro Spaccato in profpettlva.

A. Bagno degli Atleti.
B. Apoditerio.
C . Sifto col Margine a a ec. che lo circonda.
D. Piazza, nella quale vi era una Pifcina.
E. E. Veftibuli.
F . F. Sale, ove ft radunavano quelli che prefedevano ai giuochi per diftribuir-

ne i premj.
G . G . Bagni freddi per fervigio di quelli che non volevano fare i Idro efercizj

nel Sifto.
H. H. ConifterJ.
I.  1. Efebei.
K . K . Eleotesj.
L .  L . Frigidarj.
M . M. Tepidarj.
N. N . Bagni caldi.
O .  0 . Laconico.
P . P. Pare che follero Tempj.
Q. Q. Biblioteche Greche, e Latine.
R . R. Veftibuli delle Sale mentovate qui fopra.
S . S. Entrate dietro al Teatro.
T . T . Stanze ampie e magnifiche, dalle quali poteano vedere gli efercizj, che ft

facevano nel Sifto, fenza effere incomodati da quelli che fi efercitavano.
V. V. Stanze per fervigio degli Atleti.
W. W. Periftili, ognuno de’ quali avea nel mezzo una Pifcina.
X .  X. Efledre de’ Filofofi.
Y. Y . Bagni per li Filofofi lontani dallo ftrepito del Sifto.
Z . Z . Apoditerj, ed Eleotesj vicino a quefti Bagni-
1 .1 . Appartamenti dei Cuftodi de’ Bagni.
2.2. Scuole.
3.3. Stanze per quelli che fi efercitavano alio fcoperto.
4.4. Luoghi d’ efercizio.
5.5. Teatro.
6.6. Scale che conduceano in alto.

TER-
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T E R M E

D I  C O S T A N T I N O .
l j I crede che gli ultimi Bagni pubblici fabbricati in Roma fiano ftati quelli 
di Coftantino il Grande. Pochi fono gli Autori che ne facciano menzione. 
Aurelio Vittore dice, ch’ erano nel fefto quartiere; e Ammiano Marceliino,fa- 
cendo menzione della Cafa d’ un certo Lampridio, fa fapere ch’ella era fitoafa 
vicino ai Bagni di Coftantino ( a) .

II Sig. Chameron vuole che al principio dell’ ultimo fecolo fi vedeffeio 
de’ grandiffimi avanzi di quefti Bagni (i>).

Poffiamo adunque credere con gran fondamento, che al tempo del Palla
dio efifteffero de’ buoni p^zi di quefta Fabbrica, da’ quali a m  tratti i Difegni 
da me rapprefentati nelle due Tavole XIV. e XV.
Tavo/a XIV  Trovo il Piano di quefto EdiSzio di elegante (Imttura, benchh 

* diverfa da quella degli altri Bagni. Trovo una' Piazza femicirco- 
lare cinta da Archi, dei quali non lb comprendere I’ ufo: quefti Archi fono 
alti una larghezza, e poco meno di due terzi, ed il pieno trammezzo eccede la 
meta del loro luine. A  quefta Piazza corrifponde la Pifcina H fiancheggiata 
da due Portici K  K , che fecondo il Sig. Chameron fervivano per porre le ve- 
ftimenta di quelli che fi bagnavano' nella Pifcina medefima. Le Elfedre de’ Fi- 
lofofi fegnate D D  fono di diverfa forma da quelle degli altri Bagni 5 quelle 
erano femicircolari, quefte fono quadrilunghe di due larghezze. Il Sifto G  e  
d’ una figura che noi chiamiamo a Croce di Malta, coperto in Vohe a cro- 
ciere, e fornito da Colonne di diverfe grandezze, che ad altro non fervono 
che ad ornamento. Le maggiori fono alte 10. diametri, e le minorl hanno 
d’ altezza 9. diametri 5 e forfe faranno ftate d’ Ordine Jonico. L ’ altezza del 
corpo prindpale fi avvicina alia media armonica. Nelle reflate di elTo Sifto 
corrifpondono due Sale ch’ erano lunghe due larghezze, e fervivano per gli 
Spettatori, che concorreano a vedere i Giuochi 5 e vuole il Sig. Chameron 
che fervilTero anche per Biblioteche, abbenche vi corrifpondeflero le Stanze O 
dei Lottatori.
Tavo/a XV  Rotonda B ha di altezza un diametro e un quarto. Le

Colonne, che ornano una delle Facciate, fono alte 10. diametri, 
e quafi la quinta parte: e cid s’ intenda di quelle della Rotonda, e dei luoghi 
fegnati E  E  F .

Non

(rf) Domum ejm pyope Coofiantmiamm Lavacram injeBls facihas mcenderanP*
( i )  Il y avoir encore, au commencement du dernier liecle, des refles conliderables de 

ces Bains liir le cote feptentrional du Mont Elquilinj mais on les detruifit pour 
faire place au palais & ante jardins des Bentiroglio.
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Non potei determinate le proporzioni delle altre parti, perch  ̂ alcune fo- 

no fegnate con numeris in altre  ̂ necelfario adoprate la fcala de’ piedi, la 
quale rare volte corrifponde ai numeri medefimi 5 difetto da me rifconttato in 
tutti i  Difegni di quefte Terme.

TAVOLA XIF. Tiama.

TAVOLA XF. Trofpetto, e Sfaccatt.

A. Teatro.
B. Rotonda ampia, che conteneva i Bagni de’ Lottatori. '
C . Apoditerio.
D . D. Efledre de’ Filofofi.
E .  E. Tepidario, Caldario, e Laconico.
F. Frigidario.
G . Siflo, co’ margin! 1. 1, ec. che Ib circondavano.
H. H . Piazza, e Pifcina.
K . K. Portici, dove quelli, che li bagnavano nella Pifcina, ponevano le loro

veftimenta.
L .  L . Luoghi aperti, che davano luce ai differenti Appartamenti.
M . M. ec. Conifterio, ed Eleotefio.-
N .  N . Sale, dove gli Spettatori poteano fenza oppofizione veder quelli che fi

efercitavano nel Sifto. Quefte Sale fervivano anche per Biblioteche.
O .  0 . Stanze deftinate pei Lottatori.
P. P. Stanze per quelli che cuftodivano i. Bagni.
Q . Q. Bagni freddi ad ufo di quelli che non fi efercitavano nel Sifto.
R .  R . ec. Stanze, dove fi ritiravano quelli che aveano fatti gli efercizj alio

fcopertb.

A L G U N I  A L T R I  DISEGNI DEL P A LLA D IO
A P P A R T E N E N T l  A L L E  T E R M E .

OîLtre alle Piante ed agli Alzati incifi nelle antecedent! Tavole, due altri 
Tavola XFI i îfegni trovai nell’ Opera pubblicata dal Lord Co: di Burling- 

thon, uno de’quali do incifo nella Tavola XVI, e mi pare che 
fia una porzione della Pianta delle Terme di Vefpafiano difegnata in forma 
maggiore, e con qualche variazione.
T / XVII porzioni di Piante trovanfi nella fopraddetta Ope-

' ra, che do incife nella Tavola XVII. lo le giudico di akuhi 
i meno cofpicui e grandiofi, di cui il Palladio non avra forfe potuto ri-Ba

conofcetd I’ intera forma.
H . Uno
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Uno Schizzo d’ uno Spaccato d’ altro Bagno io prefento nel- 

Tavola TCt̂ JIT. Tavola X V III, incifo nel medefimo modo con cui lo trovai 
difegnato, the potuto conofcere a quail Terme appartenefle.

Una ferie di fette Capitelli parte Corint}, e parte Compofiti troreranfi 
in altrettante Tavole (<*); alcuni hanno la Trabeazione, ed altri anche la Ba- 
Tavela X IX  Colonna. II primo incifo nella Tavola XIX e Corin-

tio, ed 6 intagliato a foglie d’ olivo, e facomato di boniflimo 
gufto. Per conofcere con quali regole egU -fia coftrutto, non eflendovi fcala 
per poterne mifurare le parti, fuppofi la lunghezza dell’ abaco d’ un modulo 
e mezzo (b) ,  la fua altezza di otto parti, e quella di tutto il Capitello di 
un modulo e quafi un ottavo. Se voglio fupporre che 1’ altezza di effo Capi
tello fia un modulo e un fefto, I’ abaco diviene lungo fin modulo e quattto 
fettimi, e la fua altezza nove parti di modulo. Io inclino a credere che I’ac- 
crefcimento in lunghezza di cotefto abaco, fia perche le foglie fono molto ftac-- 
cate dal fiifto di eflb Capitello 5 imperciocche fe 1’ abaco non iljwrgefTe in 
proporzione delle foglie, il Capitello larebbe di cattiva forma, e ^raziato« 
Diverfo egli h ancora dall’ ufo praticato nel compartimento rilpetto all’ altezza 
delle foglie. Noi feguendo i piii cla/Iici Autori dividiamo il fuAo deJ Capir- 
telli Corintj, come ognun fa , fin fotto aWabaco in tre parti eguali, due p er  
le foglie, e la terza per li caulicoli, e per le foglie che li foftengono. M a 
quefto Capitello e divifo in altro modox il primo Ordine delle foglie e alto, 
parti 2 1 ,  il fecondo 15 ,  e il terzo fin fotto all’ abaco 24. Tale divifione ad 
alcuno potrebbe piacere, perche il Capitello riefce fvelto.

Il fecondo Capitello Corintio incifo nella Tavola X X , che 
ha la fua Trabeazione, e alto poco meno d’ un modulo e un 

fefto 5 la Trabeazione e divifa a un dipreflb in 12. parti j 4. ne ha 1’ Archi
trave, 3. il Fregio, e s- la Cornice,.il di cui aggetto e poco meno della 
fua altezza.

Compofito e il terzo Capitdlo dimoftrato nella Tavola X X I, 
il quale ha la Trabeazione, e la Bafe della Colonna; quefta 

Bafe fporge un poco meno della quinta parte del diametro: il Capitello d al
to un modulo e un dodicefimo; 1’ abaco b lungo -un modulo e mezzo, ed e 
alto otto parti di modulo: le prime e le feconde foglie fono lungbe ciafche- 
duna 18. parti, e le Volute, fin fotto all’ abaco, parti 2 1 .  La Trabeazione 
e divifa in 10. parti j  1’ Architrave, ed il Tregio, ciafcheduno ne ha 3 , e h  
Cornice 4 , il cui fporto i  quanto la fua altezza.

Un belliflimo Capitello Compofito con la Bafe della Colon- 
Tavo/a X X II. ^ 3̂ Cornice, trovafi nella Tavola X X II: la Bafe e una
parte roinore d’ un mezzo modulo, comprela la ciipbia; il fuo aggetto  ̂ la

fefta

Tayola XII.

Tavola X X I.

(«) Avvertafi che alcune di quefte Tavolc hanno una Icala, la quale e di piedi Vi-centini.
(2) Il Modulo e diviib in parti do, come ha praticato il Fidladio.
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fefta parte del modulo. II Capitello^ alto un modulo e un feftoj I’ abaco 
e lungo due parti di piii d’ un modulo e mezzo, ed e largo la fefta parte del 
modulo. Le prime foglie hanno un’ altezza di 22. parti, le feconde di 16 ,  o 
le terze fino all’ abaco, comprefe le Volute, 22. La Cornice e alta cinque 
fefti di modulo, e I’ aggetto e quanto la fua altezza: effa e ben profilata, ma 
molto caricata d’ intagli, i quali manifeftano con quanta ricchezza, e luflb era- 
no coftrutte le Fabbriche de’ Romani.
Tavola X K llI  Capitello Compofito do incifo nella Tavola XXIIF,

accompagnato con la Bafe della Colonna, nella quale vi e con- 
tenuta la groflezza di effa Colonna diminuita. La linea feconda circolare in
terna fegna il diametro della Colonna da piedi, e le altre linee fegnano gli 
fporti della Bafe, la quale ha un aggetto come la fefta parte del modulo. II 
Capitello ha una proporzione direrfa da tutti gli altri che qui do incifi: egli 
e alto un modulo, e poco piii della ventefima parte; e percid riefce alquantb 
tozzo e pefante: la larghezza dell’ abaco e una fettima parte di modulo; la 
fua lunghezza tre parti minore d’ un modulo e mezzo: le prime foglie fono 
lunghe parti 20 , le feconde i j ,  e le terze con le Volute 20 , le quali forma- 
no, in tutte, parti 55:., che fono 1’ altezza del Capitello fotto all’ abaco.
_  y v i ir  Nella Tavola X XIV  fi trova un Capitello Cotintio con la

avea . ■ j’rabeazione, fotto del quale vi e una Bafe Compofita che ap-
partiene alia Colonna di quefto Capitello: effa ha d’ agge*fto una quinta parte 
di modulo. II Capitello h alto un modulo e fette parti; I’ abaco, ch’ e largo 
la fettima parte, e lungo un modulo, meno un ventelimo. La Trabeazione c 
divifa in 14. parti; 5. ne ha 1’ Architrave, 3. il Fregio, e 6. la Cornice, il 
cui Iportp e poco minore della fua altezza. Quefta Trabeazione, a mio giu- 
dizio, d mal compartita, peggio profilata, e foverchiamente ripiena di mem- 
bri, e d’ intagli.

^  Una Trabeazione trovafi nella Tavola XXV col fuo Capi- 
Tevo/a XXF. „  ^  , , , , ,tello Compoiito, la cur altezza e un modulo e un ottavo, ed
e divifa a un dipreffo in 17. parti; 6. di quefte fono impiegate nel prirao Or-
dine delle foglie, 4. nel fecondo, j .  nel terzo, che contiene le Volute, e due 
fono date all’ abaco. Non potei comprendere come fieno proporzionate fra 
loro le tre parti che compongono quefta Trabeazione; e perd credo che I’ Ar- 
chitetto non abbia adoperate altre proporzioni che quelle dettategli dal fuo ge- 
nio. Ollervifi che il Fregio non Cade a piombo della prima fafcia dell’ Archi. 
trave, e pet confeguenza non e a perpendicolo del vivo della Colonna: que
fto arbitrio, che fi oppone alia foftanziale ed apparente folidita, debb’ effere 
sftiggito dagli Architetti.

lo credo che i Capitelli, le Bafi, e le Trabeazioni, che trovanfi nelle 
indicate fette Tavole, fieno ftate parti delle grandiofe Fabbriche de’ Bagni con- 
tenuti nel prefente Volume, perche il Co: di Burllngthon gli ha trovati uniti 
ai Difegni di effi Bagni. Non faprei perd a q̂uali apparteneffero. Il Palladio, 
come abbiamo detto, non ci ha lafciato alcun documento.

La varieta delle proporzioni, che fi trovano nel coropleflb delle anzidetteTra-
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Trabeazioni e Capitelli, dimoftrano ad evidenza, che gli Architetti di'que’ 
tempi non erano uniform! nel proporzionare le parti de’ loro Edifizj, e che 
ognuno le formava fecondo il proprio genio, o fecondo le circoftanze che loro 
fi prefentavano. Vediamo cid praticato anche dagli Architetti del fecolo xvi. 
Cosi ha fatto il Palladio, il quale dettd bensi i fuoi precetti, e le fue regoles 
ma poi le modified a norma delle occafioni che fe gli offerivano, come ognu
no potra rifeontrare nei quattro Torn! che ho pubblicati delld di jui Opere. 
Quefto genio fublime, raccogliendo quanto di piii ragionato trovd fra gli An
tichi, formd i fuoi fiftemi, e le fue regole: egli perd non adottd la ricchez- 
za fuperflua d’ intagli nelle Baft e nelle Trabeazioni j ma ebbe I’ avrertenza ne’ 
fuoi cinque Ordini di dimoftrare nelle Cornici, fecondo itla gentilezza degli 
Ordini, quali intagli convenilTero, e quai membri fi doveifero ornare, laftjian- 
do fra un intaglio e I’ altro i fuoi ripofi, per non caricare tutte le Trabeazioni 
di ornamenti, che in fine, per giudizio dei Periti, cagionano una nojofa con- 
fufione { a) .

Parlando dunque in generale degli ornamenti, quefti, a mio credere, mon 
fono nd dei piii fcelti, ne della femplice maniera dei tempi fe lid  della perfet- 
ta Archkettura, come offer vd anche I’ intelJigente Co: Algarofti nel Tom o  X . 
pag. 119 . ddle fue Opere ftampate in Cremona, facendo menzione de’ fram- 
menti di un gocciolatojo da lui trafportato in Venezia. Egli cosi fi 'efprime: 
D a Po/a, dove fui atemi am i addietro, io recai gid a Venera un le i frammeato 
di antiebitd. Queflo e m  pe '̂̂ o del goeciolatojo di uno de due Temp) , cb' ivi faao, e 
per la fomiglian%a loro pajon gemelli nati a m  pane. S oho del tempo di Auguflo, 
di propor^ipni /(th e , e di w niera foda, quando /  Anhitettura non era farfita ‘d i 
troppi ornamenti, non dello fiile  affettatQ, diro cos), delle Terme di Dioele^iano, ma 
del pwo e femplice fiile  de! Portico del Panteon, '

Perche gli Student! intendano bene je ultime fette Tavole, ho voluto no- 
tare con chiarezza le principal! proporzioni delle Trabeazioni, e dei Capitelli 
in efle contenuti. Eafcio poi loro la cura di rintracciare la divifione e pro- 
porzione di que’ membri, che compongono il Tutto.

I  I. F I N E ,

(<>) II Co: Algarotti in una fua Lettera, parlando di Pope, cosi dice: Le fue poefie, 
maffimamenle le giovanilfy rajfmigliam a quelle aYchitetture ̂  in cut fufti i mmbretn 
fono inpa^liati, Jenxit cbe tra me-x  ̂ ve he Jia nhna di netto  ̂ dove focchio ripofi ̂  
Tomo X* pag,
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