








VITE DE’ IMV*" eccellenti
Pittori Scvltori et ArchitettoR-I
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XAVOLA DELLE VITE
DE GLI ARTEFICI.

Deferme in cjueUo Trimo Volume della

Terzyt Tarici.

A
Kdrba dcl jarto pit

torc ^4^

Andrea daFicfolefcul

torc i®7

Andrea Contuccifcul

tore,& architetto. liif

AndréadiGòfiraopittorc iiT

Antonio da s.Gallo architettore

ArìtociodàCarrarafcuitorc no

Alfonfo Lombardi feukore I7f

Antonio da Correggio pittore l6

Amico Boiógnefe pittore

B

Bramante da Vrbino architettore 17

f.BarthoIbmeopittore

Baccio da-monte lupo fcultorc

Benedetto da 'Rouezzanofcultore 113

Baldaflar’Pcruzzi Sancfc,fcultorc, ar»

chitettorc,& pittore 137

Batifta Ferrareie pittore i8l

Baftiacello da Vdine pittore 183

Bartholomeo Bagnacauallo pittore ai3

Baccio d’Agnclo architettore 17^

Balliano Vcneiiano pittore 340

C

Cronica Fiorentino architettore 96
Cicilia da Ficfolc fcultorc iió

D

Fraucefeo MaTTUoti pittore

Francefeo Torbido detto il Moro pie

torc t^e
Francefeo Monfignnri pittore

FrancefcoMoroni pittore t6f
Francefeo da i libri pittore 171

Francefeo Granacri pittore 175

Falconetto archiicttoic i«7

G

Giorgionepittore 1%

Giuliano da fan Gallo architettore jf
Guglielmo Mancillapittorc X9
Giouan Francefeo detto il fattore, pit

torc 145
Girolamo latita Croce Napolitano

Icultorc IT?

Giouan'Antonio Licinio pittore i8j

Giouanni da Vdine pittore l8j

Giouan'A tonio fogliano pittore 184
Girolamo da Treuigi pittore 19^
Girolamo da Codgnola pittore ii6

Girolamo Mazzuoli pittore

Gioitan’Fr-inccfco Caroti pittore tjl

Giouanni Caroti pittore lyj

Giouanni da Caft.Bolognefc intaglia

torc i8tf

Girolamo dai libri pittore 171

Giouan'Antonio Milancle intaglia. t9i
Giulio Romano pittore, & arcìiitet-

torc 314
f Giocondo Vetonefe architettore 144

Domenico ?uligo pittore

Domenico Moroni pittore
Dolio Fcrrarcfcpittorc

F

Francia Bigiopittore

to3

4^3 Innocenzo da Imola pittore
lEo Iacopo Palma pittoie

L

Lorenzo di Credi pittore

tI7

15®

Lo-ft t



TA VOLA DE
terenzcRo Lotto pittore, S: architet

tote iJJ

liberale Vcroaefepittorfi 145

M
Mariotto Alfaeitiaeili pittore

Maturino Fiorentino pittore 197

Marco Calabrefc pittore 118

Mattbeo dai Naflaro pittore a83

Marmitta intagliatore t^i

Marcantonio Bolognefe intagliate*

re i^4
Mafo Finigucrra intagliatore a^4
Michel'Agnolo Sanele intagliatore 178

P

Pier'diCefimo pittore 10

Pellegrino da V dine pittore 183

Pomponio da fan Vito pittore 188

Polidoro da Caraua^io pittore 197

Pietro paolo Galeotto inK^Iiatorc 191

Pafìorino da Siena intagliatore t9}
Pcrio’ dei Vaga pittore 548

I L F

3L‘ARTEFICL
M. Properzùde ^Iti BologaeTc Icot-

toro

R

Railàd del Garbo pittore 47
Raffael da Vrbioo pittore,3t arehitct»

torc [<4

Ra&el da monte lupo feoUcre lu

S

SiluiodaFiclblefcultore l©>

T

Torrigiano'Fiorentinolculrcre jl

Timotheo da Vrbino pittore IH

V

Vi.nccnio dasanGimignano pitto-, • ^ •

re Ili

Valerio Vinccndno intagliatore aSj

INE.
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TAVOLA DE’ EVOCHI
dove sono lo pere

descritte
In quefio T’rimo Volume della ‘Terzji ’TartCJ,

ancona.
A fortezza . Antonio

das.Gallo 3 ^*

s.AgoftÌDo. latauola

dcll'altar maggiore,

iviariano da Perugia *.41

yna tauolad’vnaN.Don.

amdzode^achiefa.Loren. Lotto 141

A N G H I A R I.

vn cenacolo a olio in una compagnia.

Sogliano,

va deporto di croce in vna cop.Puligo 106

AREZZO.
Duomo.lafìncrtra di vetro de gli Al-

bcrgotti-ilPrioic Sì

Icfincfircdi verro per chiefa. il niedertmo

le volte dipinte a frefco, il medefìmo

la cappella di s.Maueo . Antonio di

Donnino aia

s.P rancerto l'occhio grande di vetro

.

itPricre. 94

la tauola alla cappella della Concet-

tione.il medciìmo
Veliouado. il choro di noce dietro a

Tahar maggiore. Giuliano diSac-

eiod’Agriolo 184

Radia.la tcrta o’un Chrifto.f.Barthol. 4O
il Cn)cififlb lopral’altar maggiore

.

Baccio da Monteluoò. ia7

pittnredcIrcfcrtoiio.Giorgio vafati '184

fornimento di dette pHtUtC.GiuUoED
èi Baccio d’Agp.plo 114.

«.Domenico, la finertra di vetro dcllt

cappella maggi ore, il priore 94
s.Giroiamo,I’occhio di uetro, il medefimo

Madonna delle Lagrime.l’occhio gran

deilmedcfimo

chiefa degli spadari . l’occhio grande

di uetro,& altre fineftre . il medefiiho

lafortczza.Antcniodas.Gallo.

1* cafa di M.Piero Aftrologo, Andrea

Sanfouino ***

A s c G L I.

La fortezza.Antonio das.Gallo JiO

bagolino.
Vna tanola.il Moro M 7

bardolino.
Pifue.vnataoola. Liberale Vcronefe ayi

s.Thpmalo Apoftoìo.vna tauola. il raed.

s,Fermo.vna tauola alla capp.di s.ser

nardo.il mcdtiìmo

B I B I E N N A.

S.Msru da! Sartc.vna uuo.f.Paulino 41

BOLOGNA.
S,Pctronio.inod.della làc.Baldafl.Fcr. 14®

vnarelùraetcìC’nedimarmo.Alfonib Jr4

U U'jrji di lollf.PiOi'tjzia V'J



TAVOLA DE LVOGHI
iuc A Sgeli di marmo in detto luogc.

la mcdefima

vn quadro alla cappella della Msdon-
.
na.'GirofeiilodiTrcuigi lirj .

l^cappclladcilaMadonna. Ba'gnaca-

uallo,Amico, Girolamo Congno-
Ujlnnocfenzo da Imola 114

rea cauola arbl]o,aIla cappella de Cac
ciammici.M. Vincenzio Cacdaoi-

mici t}S

Va fan Rocco alla cappella de Monii*

gaori. Francelco Mazzuoli 134
(.Domenico . la Prcdclladel sepolcro

di s. Domenico di mezzo lilieuo.

Alfonfo i7<f

Tnauuola.vicinoalCboro
!aMiièricoidia.VDaN. Donna col fi-

glio in braccio,Scaltre figure. Gio.

Antonio Boltiaffio 11

(.Gip.in moncc.la tauoladi s. Cecilia,

scila cappcHa della B.Elcna. Rafia-

eldaVrbino 76.

Madonna delBaracone. dueangeli di

. Succo,chetengono vnpadiglione.-

Alfonlo 17S

#, Michele in Bofeó. il difegno della

portadelU cbiefa. Balda(làt'l'eruz-

2i' 140

h fcpoltura-di Ramazzoto. Alfonfo 176

lacappelIadiRamazzotto . Bagnaca-

uallo ZI4

la tauola dell'aitar maggiore.lnnocen
zio da Imola ai7

là'tauola alla cappella di s. Benedetto.

Cotignola US
IeftoTieincornoaIlachicfa.il medefimo
il capitolo Innoccnzio da Imola 117
s.lacopo.TnacappclIa. Bagiiacaual-

l'o

n'altra cappella,& tauola. Innocen-

ziodalmola
s.Saluadore in Lauro.due tauole.Tre-

UJgi

vn Crucififlo. Innoccnzio da Imola
il Refetcorìo. BagnacauaUc,& Biagio

Bolognefc

s. Margherita
,
monafterio di mona-

che, vna tauola. Ftancefeo Maz-
zuoli

Spedale dellaVita.la morte di N.Don
na di ilucco. Alfonfo

S. lofeppo . I dodici Apoftoli di lerra

nella naue di mezzo, il medefimo
vna tauoIa.Cotignola

la Madonna del Popolo, i quattro fan

tiditcTrane’ cantoni della ubicai

il medefimo
i Serui,Ia tauola dcllaNunziata. Inno

cenzio da Imola ^ ' il

in caia di M.Bàrtholomeo de Gianni- •

vn qnadro d'unaN.Donoa.Francc-

fco Mazzuoli ijj

la fecciata de Teo&mini.Treuìgi

vna facciata dietro alle cafe de Dolfi.

II medefimo
in cafa'i! ContcGio.Batifta Bentiuo-

f
li.vn quadro d'uoa- Nunziata.’BÌl-

aflar’Pcruzzi 14»
in cala il Conte Vincenzio Arcofani.

va quadro. Raf&cl da Vrbino 77

BORGO S. SEPOIlCRO.

La compagnia di s.Croce.vna uuola.

il Dolio aot

C A M A L D O I. U
La tauola dciraltarmaggiore . Gior-

gio Vafart 183=

Ornamento di detta tauoLt. Giuliano
’

di-Bacciod’Agnolo

CASTRO^ ’

Laforrezza. Aotoniodas.Gallo JtV-

il palazzo del Duca,& la zecca > il me-
defimo 517'

CASAL MAGGIORE.

s.Stephano.vna cauola.Franccfco maz
zuoli ijtf

i. Domenico . la cappella maggiore

.

Cio.Fraacelco Caroti iJJ

CITTA DI CA.STELLO.

s.Agoftino.vna tauola. Rafiìicl da Vr*
bine

CIVITA CASTELLANA.

LaRocca.Antoniodas.Gallo p-

n>y

117

ai4

iy

17S

llS



OVE S 0 N
tóio 66

S-Domcnico. ma tauola d'un Crucifif

fo, ilmedefimo •

s.Fràiicc-fco. vna uuola d’uno ipon/à-

lizio di N,Donna . Raffael da Vrbi-
no 66

L' O P E R F.'

s.Domenicovnaatiol3.iISogI4no i^o

la compagnia della Ailùnta.r&K^ia-

cifiUo di legno.Andrea da Fielble lo>

FIORENZA.
s.Saluadare dal Lauro. vnarauoJancI

•li cappella de Bufolini . Fraaccfco «.Maria del Fiore.il ballatoio della C«
Mazzuoli ìH poJa.Barciod’AgnoIo ig|

s? Gioiianni. tre ftacucfopra la porta

iQ A 'R P I.
*^erlb l’opera. Franccfco Rullici ji

*-^'iaria del Fiore.vn’-Apoltolo di mar
-mo.A.ndreada Fiefole mg

Direno,atmodellodelDuomo. Bai- la.tefta'di Mariìlio.Ficioi, il med. 105
.daSà*’Fcruzzi .14* vn s.'Cio. Euajìgelilladi marmo. Bc«

ncdettoda-Rouezzano -11.4

C O R T O 'N A, ils;Giafeppo,al]’altarcdis.Gio/cp-

po . Lorenzo di Credi

compagnia di s.Zaaobi . vnatauola.
Picuc.lafineiirainuetmtadcllacap- «arlotto AJtertinelIi 44
pdiaraaggiore.il Priore cofflpagmadelNicchio.il fcgno, cbe

"Sporta aprocefsionc. Andrea del

CrR.EMONA. ^'•Nunziata, la 11cria a man iinilira di s.

fDuomo. Icfloric della .Madonna fg-

pra gii archi-di mezzo. Boccacino

Cremoncfe 1^6

•«.Antonio iJalacciata. Camillo Crc-

monefc 1^6

«.Agata, alcune tauole, A: i.partimcQ-

t! delle volte . il-racdeflmo

s.Gilmondo fuordiCr|smoaa.piupit

ture
,
il meddifflo

F A E N Z A.

Buomo.rna tauola.DoiTo,& Bautìa
;

F E R R A-R A,

Dooroo.vD.a tauola.DolIo

F I E SOLE.

Duomo. vna tauola di mumo. An-
dreadaFicfoIe

«.Girolamo .latauola di marmo .il

ivincdcfimo

s.Francefco. vna tauola della Concet

uonedi Nofìra Donna ucl tramez

. zq.PAcr'di Cc^o

Filippo. Andrea dal Sarto, nel Cor
tilc

la natiuità di N. .Donna. Se la venuta

dcMagi in Betlcbema ma delira,

ilmcdelìmo
.

.

10 Iponlàlizio di N.Donna nel cortile

a man delira Francia Bigio tl5
11 quadro delf Afluatrone di N. Dob-

na.'ilDoIlo loj

la facciata con legrottclche della Chie
fa. AndteadiColìmò aaj

! laN.Donnacolfigliuoloingrembo,
Jcs.Iofeppo nei chiollro Ibpra la

porta per andare in chi eia. Andrea

del Sarto 1<4
TD mezzo tondo nella cappella degli

Schalijil medelìmo
in cella dell’Orto dueltorie, 'il med, ifi®

innouiziato al fòmmo d’una Icala,

vna Pietà
,
il medefimo

vna Pietà, &unaNaiiuità, in una
• camera del Conueuto

,
il medefimo

la II orla de’ Martini,nella cappella de
Giocondi.Antonio di Donnino lai

- il CrucifilTo (opra faltar maggiore.
-Antonio da s-Gallo .j8

. il modello del conueuto, il Cronaca iqo
la ta Itola nella cappella de Giocondi.

Puligo jpy
la tauola della cappdla

-Picr'dicf^^ -M



TAVOLA D
vna tauo!ad‘un s.Micfcelc.chepefara

nimé. Antonio del ceraiuolo. i©4
la nuda fótte l’organo grande.fBar-

tholamco
Tna auoU d’una N.Donna.picr’di Co

fimo .
.

. ti

i'ernamento deil'altar roaggiore.Eac

eiod’Agnolo
.

. .
tSo

il ciborio del sagramento fopra l’al-

'tar maggiore . Giuliano di Baccio

d’Agnolo 1S4

a.Maria Nouclla.Ie fpallieie del cho-

ro nella cappella m^giore.Baccio
d’Agoolo 180

ornamento deil’altar maggiore-il me
defimo

-omamento dell'oigano, il medefimo
la caiiola deil’altar maggiore. Dome-

. nicodclGrillandaio, Dauittc, Bc-
nctto,&Francefco Granacci 17S

fna sepoltura del Minerbetu . Siluio

da Fiefóle top

la sepoltura d’Antonio Strozzi . An-
dreadaFicfole lofi

TU mezzo tondo fópra la porta della

libreria. Fran. Bigio tu
tJLorenzo s. Damiano di marmo nel

la sagreflia nuoua. Raflàel da Mon
lelBpo It8

alcuni cipiiclli
,
trofei

,
fregiature di

malchere di marmo in detta sagre-

ftia. Siluio da Ficfole.

la tauola della cappella d’Ottauian ode
Klcdici.f,Bartholomco 41

Tna tauola nella cappellade Ginori,il

Doflo 10^

Tna cauola a man finiflra cntnindo.il

Sogliano. i;?o

S.Brancazio. la vifiiatione di N.Don
na in vn tondo. Mariotto Alberti-

nelli 4f
Vn s.Bcrnardo in frefeo

,
& vna fanta

Catlierina da Siena nella capp.de

Kucellai. Francia Bigio. tifi

Tna Triniti. Raffaello dal Garbo 4 fi

s.Marco, ilCtucififlo (oprala porta

del choro.Baccio da Monte lupo, uf
Tna tauola nel mezzo della clucfaa

man fìniftraf.BarthoIomeo 37
vn'alua a dirimpetto, il medefimo 38

il s.Vincenzio lopra l’arco della porrà

pcrandarcin «agrefiia. il medefimo

Bcl refettorio pitture, il Scgliano 1^3

qc] nouiziato.vna ta uola nella cip

pcila.£6atcholom<;o 40

E L VOGHI
«.Spirito. la tauola della cappella di

Gin’Capponi.Picr’di Cofimo
due angeli nella capp.dj s.Nicc.Fran.

eia Bigio

due tauolc letto la porta della sagre.

Itia.Rafiael del Garbo.

ilcampaoile.Baccio d'Agnolo igj

la sagtcltia. il C'monaca 9^
la cappelladelsagramento. Andrea

dalMontcfans. tii

la tauola de Dei. il Rollo ics
Yua tauola d’una Pietà. -Raifàcl del

Garbo 49
vn’alcrad'un (àn Bernardo, il medeSmo
tre tauolc.Iacopo di Sandro. itfj

Badia.ia porta,&; il vcfiibulo. Benede:

to da Rouezzano. itp

pitturencl refettorio.sogliano 191

la cappella di s'Stcph.mo . Benedetto

da Rouezzano iiy

vna tauola d'un s.Bcrnardo, nella cap

pclla di Bernardo del Bianco.!. Bat-

tholomco 37
orTan’Michele, là N.Donna in grem-
bo as.Anna colfigliuolo. Francc-

feo di Giuliano da làn Gallo Sa
vn làh Martino,in babito di Yefcouo,

il sogliano i^to

s.Gio.Euangeiifiadi bronzo . Baccio

daKonieTupo ' 137

vn s.BartboIomeo in vn pilaftro. Lo-

renzo di Credi 131

s.Iacopo tra fbfsi . trctauole. Andrea

del Sarto 151

vna uuola.Fjanccfco Granacci 177
vna tauola d’un Crucilìfio . Antonio

ccl Ceraiuolo 104
vna tauola,f.Bartlio!omeo 4I

vn Cracififlo.CJuIian’da fan Gallo 58

s.Iacopo fopra Arno, la tauola della

Trini tà.sogliano 5I

s.Iacopo in campo -Corbolini . la lè-

pokuradi m. Luigi Tornabuoni.
il Cicilia da Ficfole no

il carmine.la fcpokuradiPicT'sode-

rini nella cappella maggi ore.sene

detto da Rouezzano 114

s.ricr'maggiorc. vn quadro . Francia

Bigio tifi

vna tauola d’una Afiunta, Francefeo

Granacci i77

vna Nunziata a man delira entrando.

Francia Bigio tifi

vn ciaciSilb <Ìi Icgno.Baccio da mob-

telupo tt7

vna



OVE S O N
fB4 uticla a maa riita cncrando Raf.

fccl del Garbo. 4^
s.TrÌDÌti.Tnacauolad’7naN.DonDa,

con s.Girolamo.&s.Zanobi. Mariot-

to Albcrtinclli 4y
Cellcllo.vn s.Rocco,& s.Ignazio,nel

la cappella di làn Uaftiaoo.Rat&el

del Garbo 4P
il primo cfaiofìro' Giulian da fan Gal

lo

ftorianella facciatadcl refettorio.

Raf&cl del Garbo 49
vna tauola.Puligo 10^

Vfl'a tauola d’una N.Donna s. Giulia-

no,&$.Niccolò. Lorenzo di Cre-

di 151

«.Maria Nuoua.vnacappellanelci-

mitcrio, doue è un giudizio.f.Bar

tholomeo, & 3T

Manotto AlbertineUi }7
»,.\poflolo. la porta di marmo. Bene

detto da Rouczzano IÌ4

la sepoltura di M.Oddo Altouiti. il

mcdciìmo
l^tauola della Concettionc. Giorgio

Vafari 114

f.Catheràna da Siena,due tauolc.fuor

IHautilla 173

il cenacolo nel refettorio, la mede-
lima

Tna tanola nella làla del lauoro.la me
defìma

!a compagnia dello fcalzo. nel cortì-

IcducìloiieFranciaBigio iio

»n Crucifiilo.Giulian da s.Gallo 58

Icaltreftoricdis.Gio.Batifta. Andr.

del -Sarto iji

tnatauoIa.Lorenzo di Credi 131

«pedale di s.Matthco.alcuae Hgure.il

medefimo
«.Friano.VDatauola.il medefimo
natauola d’una N. Donna a federe

con quattro figureincoruo. Pier’

di Cofimo ij

Monafterio di «.spirito,in fu la cofta

afiiaGiorgic.ducquadii. Soglia-

no ii>l

3.AppoIIonia.la tauola dell’alur mag
giorc. Francefeo Granacci 477

Tn Crucifiilo di legno.RaffacldaMon
tclupo Ilg

9. Luca, la tauola dell'aluf maggio-
rc.sogliano 193

«.Bafliano dietro allaNunziata . vna

caaola duna N.Donna, s.Eafltano

L’ O p E R e;
dal bellico in fu . Andrcàdcl’saf-

to
‘ KSt

la compagnia di Tanta Maria della

Neue.vna tauola fu l’altare . A ndr.

de! sarto fJ4
monafierio di s-Francefeoin viapea

tolini.vn o^uadro.ii mcilcCmo ijy

«.Chiara.vna tauola
,
d'unaNad-.iiù.

di Chrifte. Lorenzo di Credi I3t

vn quadro d’una s.Maria Maddalena
in penitenza, il medefimo

le murate s. GifmoridoRein un qua
dro.Raftacl dei Garbo 49

VD Crucififiòdi legno. Baccio dauon
telupo 117

«.Giuliano, l.t’tauola dell’altar mag-
giore,& un’altra, Mariotco Albcr-

tinelli 44
Monàilcriodi s. Giorgio, la tauola

dcll’alcar maggiorc.Francelco Gra
nacci 17*

s.Fe'.icita.vn Crucififlodilcgno. An
dreadaFiefoie 109

«.lob;vna tauola dcll’altar maggio-
rc.FranciaBigio 119

la compagnia del ceppo, il f^no,chc
fi porta a proccfsione . «cglia-

no 191

jpcdaledel Tempio. vns.Gionanni.

sandrino del Calzolaio 193

l.Giofcppodas.Nofri. Baccio d‘A-

gnolo zSi

s.Godcnzo. vna tauola. Andrea del

sarto IJ4

il Tabernacolo 'allo fdrucciolo d’or

fan Michelc.Andreadcl sarto IJJ

rlTabcrnacoIo fiilcanco della uia

de Ginori.sogliano 191

il Tabernacolo fui cinto delle mu-
rate.sandrino del Calzolaio 195

ilTabcrnacolo fui canto dietro a Ser-

ui. Francia Bigio 119

il Tabernacolo fui c.into di s. Gio-

uannino,alla portaa s.l’ier’Gatto-

lini, il medefimo ti»

il Tabernacolo alla cofeia del pon
teRubacontc, uerfo le mulina .

Raftael del Garbo 49
ilTabcrnacolo fui canto di uia moz

2a,verfo Iknra Cathenna.Domcni
co Puligo lótf

Innocenti , la tauola della cappella

del Pugliefe. Pier’ di Cofimo 14
loggia dirimpetto a gli Innocenti.

Antoniodas.Galio
ick i*
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TAVOLA DE LVOGHI
In paliTTO Jel S.Duca, la rancia della

cappella delle ftanze nuoue.B.afià-

cldaVr’ÙHO 77
in guardaroba, vn quadro di papa Leo

ne, il Cardinale Giulio dc*Mcdici,&

il Cardinale de Rolsi , il medelimo 78

la fala gr. ndc.i! Cronaca, & loo

Lionardo da Vinci , & 5

GiuUandas.Gallo, • J'J

Michel’Agnolo, Se

Baccio d’Agnolo

reftaurarione di detta fala.GiorgioVa
(ari

palagio degli Strozzi, il cronaca s8

le lumiere di ferro fu canti. Niccolò

Groflb

HI cafa di FrancefeoBenintendi- vn
uadro (l'un s.Gio.in tela . Raf&cl
aVrbino 83

in cafa di M.Lelio Torelli.un quadro

.

fBartholomeo 40
rn cala w.Lodouico capponi.vn qua-

dro, il medefimo

in cafa m.watrheo Botti.un quadro di

un s.Giorgio armato,il meddimò
in c.ilam. Aleflàndro ddMcdici. vna

tauola.i! meddimo
in cala m.Chjiftoph Rini cri .un qua

drn, ;l meddimo
ÌP calàit SignoreSfbrza. Aimeni pera

giao.un qnadto.iyei’di cofimo 14
in cafa Giorgio Vafari. vn quadro . il

meddimo
incafailcardinalcNiccolini.vij qua

dro. Puligo loy

jn cafa m.Filippo del’ Antella.un qua
dro.il meieiimo

in cafa ni. Filippo Spini.un quadro,

il meicfì.T.o

in cala m.cio. Gualberto del ciocon

do . ilmcddimo
in cafa m.Baccio Barbadori. un qua

dro. ndrca del sarto

incalàm.Lorenzo Bergherini. vn
quadro . il ‘iicddìmo

in cafa m.Pier" del Giocondo, vn qua
dro. il meddimo

in calagli heredi di m.Ottauiano de*

-v.cdici.tre quadri. Andrea del sar-

to IJ3.5tI5!

in c.ifa ra.Zanobi cirolami unqua-
dro.il meiefimo ij4

incafàm.ciouanni caddi, vnqua-
dro-iimeddimo

in cala ciouaani dìpaolo mereia-

io. vn quadro.'il mcdcflmj
iacaCiAndreaSantini.vaquadio.il

meddimo
in cafa di Nizza legnaiuolo, vn qua- ;

àro.ilmedefimo .

incafàm.Alcdandro Corfini.unqu* '

dro.ilmcdcfimo

in cafa Gio.Bamlla Puccini, un qua

dro.ilnicdefimo

in cafàm.Zanobi Bracci,un quadro-

ilmeddìma
1 n cafa Lorenzo lacopi.un quadro, il

meddimo I5j

in cafa m .Giouanni Dini.un quadro,

il mcadimo
in cafa ni.Filippo saluiati.un quadro. '

il meddimo
incatam.NicoIò A.ntinori. un qua-

dro.il meddimo
in cafam..Alelìaadro de’ Medici.un

quadro.il medelìmo I67

in cafa ra.Gicuanni Borghini. un qua
;

dro.il meddimo
in cafa il s.Mandragone. un quadro

. j

suor Plautilla 173

in cafagli herC'ii di monfìgnorc del- •
,

la CafLuo quadro.il Rollo 107

in cafa Antonio Fcdiiii.vn quadro.

suorPlautilla i '3

ilpalagiodc’Gondidinmpettoa s. ^
Firenze. Giuliano da fan Gal- ,

lo JS

il palagio de’ Bartbelini fu la piazza

di fama Trinila. Bacciod'Agno- ^ .

10 i83

la afadc* Lamfrcdini lung'Arno . il

meddimo
la cafa de" Naiì, fu la piazza de Mozzi.

11 medelìmo
lacafade’Taddci.iImedefimo *

la cafa de' Borgherini in borgo Tanto

Apoftolo . il medefirao
^55 la cafa de’Mon taguti nella viade’Set

ut.Domenico di Baccio d’Agnolo 184

la Cittadella
;
tra la porta al praro ,&

laporias Gallo. Ant.das. Gallo 3^^

la facciata de’ Gondi in borgo Ogni
fanti.Andrea di Cofimo ^*1

lafacciatade’ Lanfredini il meddimo
la facciata d^ sariini da s. MicKeledi,

,

puzza padella-, il raedeflmo

la facciata de" Guidotti nella via larga,

ilmcdeflmo

lafacciatade' Panciatichi allapiazza.

de gli agii . il medelìmo
l’arme



OVE SOM
finn? deltimperadorc , & quella del

Duca AlcHiadio appiccate alla eie

udclla-RafTaeldamonielupo Ii8

Tarine fulianco de Pucci,di Papa Leo
• _ ne X.Baccio da monte lupo 117

tarmede Pucci fopra la porta di s.Ba

ftiano,allato alla Nunziata, il Rof
fo aoy

lalacciaca Buondelmonti , fu la

piazzadifanuTriaiu-IacoBe 169

Fuoi* di Firenze.

L‘ O P E R E .

Luco monaft.vnatauola. Andrea del

sarto

vnavilìcatioocdiN.DoDnaio chic-

fa a man ritta il medelimo

F V R L I.

Duo ni o.la tauoIr.dcITalta r maggio-
re.Rondinello a^i-

vn quadro d’vn san Baltiano. ilmc-
defimo

San Francefeo al monte, voa tauola.

ilSogliano 150

due quadri, il medelimo
la chielà,&fuo modello.il Crònaca 99
monte Vliueto. la tauola nella cap-

pclladel paradifo d'una refurret-

tionedi Chrifto. Rai&el del Garbo 48
Certol.à.il capitoIo.Mariotto Albei-

nnelli 4J
s.Salui.!a tauola dell’aitar maggiore.

Raffael del Garbo 49
il cenacolo del refettorio,& l’arco di

voavolta-Andrea del sarto i)}

Calliglioni.una tauola . Lorenzo di

Ckedi 131

palàgi 0 in camerata,lìior’ della porta

a Pinti Giuliano da s. Gallo ^8

palagiodfilPcggioaCaiano.ilrned.

laficciatad’una làla,quando a Celare

fonpreicntatiiinbimdi ruttigli

- animali.AndreadeUarto i<Si

Tn’altrafacdata.Francia Bigio aoo
lauolta delia fala.Andrea di Colimo,

&FranciaBigio zio

s.Miniato al monte. Scampanile.

faccio d’Agnolo 281

palagio de’ Boigherini.lul poggio di

bello fguardo. il medelimo 181

Arcetii.una tauola a Marco del Nero

.

Thoma'fodiStephano 132

Mont’ughi. vn tabernacolo d’unaN.

^Donna. Gio. Francefeo, detto il

• Fattore. 146'

1 Baroncclli.una tauola. Andrea del

sarto t£o

iuor della pena a Pinti . un taberna-

colo fui canto.il medelimo 159

Valcmbrofa.vna uuolaalle celle . il

medefimo 16Z

Cambafsi.Tna tauola. il medehmo 36z

Kouezzano.vn tabeinacclo .Francia

Bìrìo aio

G A M B A S S I.

vnatauoIa.Anlrcà del sarto iSz

GENOVA.
s.Stephano. vna tauolad’unalapida-

tionedis.Stephano. GiuIioRo-
mano 318

palagiodel prìnciped’Oria.&fuepit

nire.Permo del Vaga 36I

s.Franccfco.vna tauoìa.iI medelimo 3S3

s.Maria di Confo latione.una tauola

d’una Natiuità di Chiifto.il med.

G R A D o L I.

il palazzo del Reucrendifsimo Car-

dinal Farnefe.Actonio da s.Gallo 3r4

IMOLA.;
Innocenti, la cappella di macigno.

Andrea da Fiefole ICS

LIVORNO.
La fortezza.Antonio da s.Gallo tfa

LORETO.
il modello della chielà-Bramante 31
ornamentodeliacappella. Braman-

te,&. Andrea dal monte sanfauino ito

vna tauo.a olio a man ritta.Loré. Lot.

iuitorie intorno al choro , il medelimo
% Lucca



TAVOLA

L V C C A.

s.Miriiao. vna tauóU d’uaa N.Doo -

a s.Sccphano,& s.Gicuanni,&va’

AgnoIcrto.f.Bartholomeo 3?

s.Roinano, <iue uuolc, il mcdeCmo 40
j.PaoHnOjil modcllo.Baccio daMon

telupo 117

s.Fridiano.vna cappella. Amico Bo-

lognefc iiy

MANTOVA.
Duomo vna tauola. Girolamo Maz*

zuoli 138

s.Giouantii.vna rauola, il medefimo
irati de zoccoli . laConuerlìonedi s.

Paulo a man finiftra
,
il medefimo

s. Lodouico,& i. Bernardino fopra

il pulpito .Francefeo Monfigno-
ri tSo

TQ quadro grande di tela, nel refetto

rio,iImedelìtno

«.Domenico.cenacolo del refettorio

f. Girolamo Monfignori Verone-
fc ìgz.

l’altarcdel Rolàno, ilmedefirao

ma uuola d’un Cbriftomorto. Giu
lio Romano 33j

s. Benedetto
, il cenacolo del refetto-

rio.fGirolamo Monlìgnori affi

la Madonna delle Gratie. la tauola di

uns. Balliano. Francclco Monii-

gnori 161

palazzo del T. dcconzaghi con Tue

pitture fuor di .Mantoua.Giulio Ro
mano 330

palazzodeGonzaght a uarmerolo.
Giulio Rom.ano 334

la facciata di m. Paris, qìo. Antonio
Lic.nio 1S6

l'ollirone fuoi di Mancoiia.

«.Benedetto. la uuola dcli'altar mag-
giore.oirolamo Mazzuoli 133

MILANO.
«.uaiiadelle Gratie. vn cenacolo nel

refettono.LiooarJo da Vinci

lArefarrctnonedi Chnfto nel cbio-

i^o.Baaaidino da Treuio

de L V o g h 1

s.Francclco .vna cappella, dbuecU ì

morTcdi£.Picro,&s. Paolo, lime -,

deiimo

la sepoltura deBiraglii. Agoftinouì

laaeiè I17

s.M.’.ria. lafeooltiiradi monlìgnordi

Foisjil medefimo

MONTELEONE
IN Calabria.

DuoraocrcfiatucdiN-Donna,infii .

trealtari.AntoniodaCar.ara 114

MONTE CASSINO.

La iep.oltura dì Pier de Medici . Fran-

cc^o da $.callo 6A

MONTE FIASCONE.

LaRocci.Anton{odas.oaIlo

y

MONTE SANSAVINO. ,

s.Agoftino.rn Chiofiro. Andr.dat

mon.saniàuino lU
victuredel chiollro. Antonio di Don

nino
il tramezzo,?: il pergamo della cbie-

fa, il medefimo ut
vna tauola. Giorgio Vafàri 184
ornamento di detta tauola. Giuliano

di Baccio cTAgnolo lg4
s.Agach.i.vaatauoIadi terra cotta.

Andrea dal monte sanfaumo Ii7

la compagnia di s.Antonio, la porta,

il medefimo ut

MONTE PVLCIANO.

LaN. Donna fuor’ della porta a fan

Biagio.Antonio da s. callo

i.Agollino. vna tauola d’vnCrocifiA ; .

io.laN.Donna,8ts.ciouaEai. Lo-
rcozo di Credi 13I

6 un palazzo.Antoniodas.callo 6*

la fta .ua di terra del Re E-orfenna. Aa
tS drcadalmoQte saalaiÙQ^



tavola de evochi

M O D A N A. ORVIETO.

^ .vin vnitauoIa.Do^o

P^.°r
jìc-

Scrui.vna uuola d*vn s. Co

&DamiaDO. Tcllegrinoda

i. “m £=mi<i.vM
“Mi*

f
ciouanni.che battezza Chnlto ,

li

mcdcfimo

14S

Il pozzo.Antonio da s.GalIo ^ij

OSTIA.
Nel mafehio della Rocca.pirture.Bal

daflarTcruzzi ijj

napoli. PAD O V A

.

MotitcOliucto.kugtcftii.f.oio.J»

Verona

il ckoro nella cappella di paolo da

ToIofa,il medeitmo

vna tauoU de magi a olio . Cotigno-

la
'

TnatauoIa.LicnardodaPiftoia i

la anela dell’aitar raaggiore-Gìoi^io

Vafari
'

Tua cappella a man delira di marmo,

cio.da Nella. _ K
Tn’altraamanfiniftra. cirolamoda

faau Croce Napoliuno i;

chicla di capp. luogo di monte Oli-

ueto.due llatue,il medeflmo il

s.Giouanni Carbonaro . la cappella

delMarchefedi Vico. Giouanni

dalàntaCroceNapolitano i;

s.MarÌ3 delle Grazie . vn s.Piero alla

cappella maggiorc.P.olidoro 1

s.Domenico.vna cauola nella cappel

la del Crudfillo . Raffael da V rbi-

DO
vna tauol3,doues.Stepliano c lapida

to.Lionardo da Piftoia i.

s.spirico degli incurabili, vnatauo-
la.Gio.Francelcò Fattore i,

«.Angelo allato allapefckcna.vna ta

uo.a Polidoro ai

alcuni cjuadri deU’alcar maggiore, il

medefìnio

s.Anit!Io.VQatauola.Cotigno!a ì
«.Agoftino . la cauola dell’àltai mag-
giore.Marco Calaurefc . a

N E p I.

fortezza. Antonio da làn Gal-
lo

s. Maria delle Gr.atic. il modello. Fal-

conetto Veronelc. igf
porta S.GÌO.& porca Sauonarola, il

medefimo
la porta Doricaal palazzo del Capì-

tano.il medefimo

la loggia del palazzo de Comari, il

msddìmo

PARIGI.
dueponti fóprà la Sonna carichi di

botteghe. f.Giocondo V cronefe di

«.Domenico i^4

PALERMO.

«.Maria dello Spafmo . vna tauola di

vn Chnftojche perula croce.R,af

facidaVrbino 79

PIACENZA.

s.Sifto.Ia tauola dcH’alur maggiore.

Fuffaelda Vrbiao 80

PARMA.
Duomo.Ia tribuna grande. Afttonio

da Coreggio 17

la tauola dcll’aliar maggiore. Gi rola

mo Mazzuoli i}7

s.Giouanni.la tribunagrande Anto-

nio da Cerchio *7

s.Fra ncelco de gli zoccoli vnaN-Don
aa, il medefimo

Nun-



TAVOLA DE LVOGHl
Nuniiat3.una tauola.Franccfco Mar

ruoli . . , '
; 131

s.Cio.Euangelifta-lettc cappelle.!] med.

^AlariadellafLeccau.uDa uolta. il

medefimo^"' -lij

vna cappelÌa..GiroUiT!o Mazriioh 237

s.Francefcó.de’ CcnùehruaU. la fauo

ladell’alcar maggiore, ilmedelìmo
s.AlelIandro.mouaii.dimouache.una

taubla.il medefimer .i

Certofa. i tre magi nella raùoladell’al..

lar maggiore.Girolamo Mazzuoli 137

s.sepolchr&.un^a^bIa.il medeSmo
s.Gio.Euangelifta.monafi. di mona-

chc.due tauolc. ilmedefimo

pitture del refettófio . il medefimo-

il Carmine, la tauoladcll’alcar mag-
giore. il medelimo

vnaH Donna fopra una porta della

C>(ca.Aneenie da Careggio. l?

PERVGIA.

La fortezza.Antbniò das.Gallo 310

S.Francefco. una tauolad’una A flun-

ta.RafFaelda Vrbino 6^

Tn’altra tauoladi un CbriftoDiorco,

il medefimo «8

i Scrui-. una tauola n ella cappella de

Anfidei.Raffàel da Vrbino €7
s.Scuero.c2j)p.diN.Donna.ilmed. 6’7

s-.Antonioda Padcua.vnatauo. il racd.

Monte Luci.vna tauola d’uiia Afl'un

none di N.Donna.Gio. Francclco

Faccore,dcGiulio Romano J4tf

P E S C I A.

PIcuc.vnauuola.Rai&eldaVrbino 69

PISA.

Fortezza alla porta a s.Marco.Giulia

no das.Gallo si
Duomo. 'on’Angelo l'opra una colon

na all 'aitar maggiorc.Siloio da rie

fole 109

alcuni quadri della Nicchia dietro a

l’altar maggioie.sogli3no i$’i

tre tauole.sogliano 162

duetauole. Giorgio Vafàri ipa

T£iatauola.iiB:ouziao 1^2.

ia compagnia di s.Francefco.una ta-

uola.Andrea del jartOjS: il Soglia,

no • -
' - O . j^.

S-Agncla.rna tauola. Andrea del sar-

, .

' -ny K4

PISTOIA. '

Duomo.Li cappella di marmo del bat-

tcfimo.AndreadaFiefole tot

vna tauola a canto alla cKiefa di s. Ia-

copo.Lotenzo di Credi 131

laN.Donna deirhumiltà.ilmodello.

VenturadaPilIoia
3j

s.Doraemco.tre tauole.f.Paolo daPi

. ftoia 4t

spedaledei Ccppo.vna tauoIa.Loren

iodi Credi 131

s.Lucia monaft.vna tauola in choro.

suorTIautilla .i/j

la sepoltura del CardinaleForteguer

ruAadrea del ycroccbiO,& borea

zettó IJ4

POP P I.

Badia,vna tauoIa.Andrea del sarto 166

P R A T O.

La N.Donna dalla carcere. Giuliano

da fan Gallo 58

RA VENNA.

Duomo.la taiio. difanta Maria Mad
d-alena al fuo altare. Rcndinel-

io 242

s.Giouannldue tauole, ilmedefimo 243

s. Apollinare.una tauola. il medelimo
s.Domenico.duc tauole. il me efimo

S.Francefco. due tauole.il medefimo
s.Niccolò.una tauola.il medefimo
vna uuola con la natiuità di Chriilo

.

Cotignola ... 243

BaJiadi Clafsi.la tauo.dell’altarmag

gtore. li medefimo -

vna tauola 'dirimpetto a qucfta.Gior

gio Vaiati 243

oioameoro di queita tauola. ciulia-

no di Baccio d’Agnolo



0"v E S o L* O P E R e;

£.Biflìano.(3ne BaoIc-CotignoU 1-4?

lo spirito sante, vna tau. Rondinelle 14?
sApoIiinare.unauuo. il inedelimo

Jauuoladeiralcar maggiore, & due

alire-Fraucefco Couguoia 14?

spcdaledi s.Cadicrina. una uuo. il med*

s.Agau.vna tauo. con un Chrifto in

acce, li medefìmo

R O M A.

s.Piero.il modelIo.Braraante 31

li appelli del Corpus domini.Anto
niodas.G.iUp 357

le pitture (li detta appella. Perla’ del

Vaga 367
sepoltura d'Adriano vt. Baldadat’ Pe

ru2zi,^c Micbcl’.-^aolo Saaelc fcul

tore 14!

palazzo del Papa
,
la camera d^lla fe-

giiatura.di torre Bolgia, & altre

.

KaSaelda Vrbiuo 69
le fpaUiere di profpcttiue di dette ca-

mere f.GiouannidiVcrona 71
la iila grande di Collantino. Raf&cl

da Vrbino 83

Gio.Fjaacefco, detto il Fattore 14^

Giulio Romano $16

logge del palazzo . Giouanfrancefeo

Fattore 14^

Giulio Romano 31J
GiouannidaVdinc 3Ji

Pcrin’dcl Vaga 351

Pellcgrinoda Modani I47

la uoludella fila de’ Pontefìct.Pcrin

del Vag.i,5i GiouannidaVdinc 3^2
lafaladc’Re.Perindel Vagì 3^5-

s.Piero in Montorio.una capp a man
ritta, entrando in cbiclk . Bafti.ino

Veneziano 341
la faaiata.PoIidoro.ScMarurino Fio

reatino zoo
il tempio nel primo chioftro.Brsma

te 3t

la muoia dcll’altar maggiore . PafTa-

eldaVrbino 87
s.Pierom vincala . due ftatuc alia fe-

poliuradiPapa Giulio 1. Raffàel

da monte lupo ’ 118

il palagio di s.Piero in vinciila . Gia-
liano da s.Gallo

«.Maria della pace. il cbioftro di Tre
ucrtitìo.Bram'ante i_9

Tju cappella a man delira . Rafiàcl

. da vxbino 79

vnacapp.amanmana. BaldalTar’Pcr. 135

la ftoria della prelentacione ad tem-
pio. il medelLmo

icSibillc, Scaltre colè. Rafiaelloda

Vrbino 113

$.Maria dell'A nima.vn s.Cbrilloph.

alla porta dclfianco. Gio. France-

feo Fattore 145
vnacauolad’una Noftra Donna, saa

dAnna, s.Iofeppo,s. Giouan. 6c s.

Marco Euangehfta. Giulio Roma
no 318

la capp.Sc tauo. del Cardinale Nico-

forc. Michele Fiammingo 343
sanuMariadelpopoIo. vnquadro

d una Noftra Doana.Raflàel da vr

buio 71
vn quadro di Papa Giulio 1. il tne-

dclìmo

due sepolture.vna del Cardinale Afca

ni 0 Sforza, l'altra del Cardinale di

Ricanaci.Andrea dal monte sanfa-

uino 11?

lafepoltutad’Agoftino Gbigi.Loren •

zecco >34
modello della cappella d’Agoftino

Ghigi.Raffacl da Vrbino 8a

pitturedidetta cappella, &tauoIa.

Franccl'co Saluiaci 341
Ara cccli . la tauola dcll’altir mag-

giore. Raftael d.1 Vrbiijo 73
fancaMana dcila Miuerua . vn s. Ba-

itiano di marmo. Michele da Fie

fole Z08

il ciclo della cappella de'Caraffi.Raf. • {

faci del Garbo 48
la ft.atua di Papa Leone fopra la lua

sepoltura. Raffael da monte lu-

po IZ5

vn quadro d’un Cbnfto depofto

dicrocc.PcrinodcIVaga 3^4
la Ri tonda, la Noftra Donna di mar.

mo fopr la lepokuradi Raffael-

lo da Vrbino. Loreuzetio 134
la Triniti, vna lèpokura di marmo.,

il medefimo
la cappella de’ Mafsimi . Giulio Ro-

mano. Gio.Fraiiccfco,& Pcrino
del Vaga

la cappella della signora Elena Or
fina. Daniello da Volter-

ra .

' 'ì69

vna sepoltura di marmo in detta cap

pelìa.Bolognino.^ 3^'^^



OVE S O N
alla CoHfo!aiÌone,tie figure di mar-
mo

.

Rafuel da monte lupo ii9

s.Maria Tra.ipontina.la capp.Boccac

duo Cremonefe 135

s.lsofcri.lacappcUamaggiore. Eal-

dafiar Peniaai 138

t.B.ccco. due cappelle, il medefimo
S.Euftachio.vn s.Picro in frefco.Peri

nodelVag\ 3f3

s.Auaa. vna cappella in frefco.il me
deamo 354

«.Stcpljanodel Cacco.vna Pietà, con
un Ckriilo morto ingiciltb® alla

N.Donna, il medefimo
S.Prafl^e, un «^uadio d'un Chrifto

. battuto alla còlonha. Giulio Ro-
mano 318

s.MarcelIo.pitture nella cappella del

laMadonja. Perino del Vaga 3)5

pitture d’un’altra cappella, il medefi-

mo y9
f.Franccfco di Paula.la cappella a m.a

manca della cappella maggiore, il

medefimo 355

a.Maiia dj-Monferr.ato
,
il modello

.

A ntonio da s.Gallo 315

i.spirito.la porta, il medefimo 310
«.Maria del Loreto al macello de Cor

biii modello. Antoniodas.Gal-
lo JI4

s.lacopo della nationeSpagnuola.la

cappella,& $epolcuradet Cardina-

. le Alborenfe,!! medefimo
pitture delia detta cappella. Pcllcgri

nodaModana 147
ils.Iacopodimarmo nella medefima

cappella.Iacopo sanfouino 147
schuoia di s.Catherina da Siena, il ca

talccio col corpo morto
, 5t altre

cotc.Timotco da V rbino 114

S.Agoftinn.la cappella de' martelli.

Polidoro,& Maturino Fiorenti-

no 100
vnas.Annadi marmo, con laN.Don

nain un pilailro.Andrea dal mon
tcsanfauino

«.Euftochio. tre figure in frefeo a uno
altare entrando in cbielà. Pellegri

nodaModana 147
Tsa cappella a man delira. Polido-

ro 13»^

TD s.Ficro io frefeo . PcrinodelVa-

•baelà de* Portugbefi allafcrofia . la

L’ o pere;
tauolj,& cappella maggiore. Pelle.

griuodaModana
j

s.silueltio.vna cappella,& due fiorie

di s.Maria Maddaicna . Polidoro, &
Matutino aoo

vna tauola.Mariotto Albertinelli
4y

due quadri . vno J’un s. Piero
,
l'altro

d’un s.Paolo.f.BircEolomco jt

il palazzo delia Vigna de’Medici,

hcggidi Madama, Giulio Roma-
no' 3xy

il palazzo di M.Baldaflar’ Turrini da

pelcia, il medefimo, 31^

cafa de gli Alberini in banchi
,

il me
defimo;

calici s.Angelo . alcune camere, fiale,

& logge. Pelino del Vaga
,
Lucio

Romano, 6c Girolamo Scrmonc-
ta 35*

l'Angelo fui torrienc.Rafìàel damó-
tclupo uS

palazzo de’Farnefiin sampo di fio-

rc.ÀntoniodalànGallo 314

palazzo di M.Bernardino CafferelU 134
palazzo del CardinaleRicciodamon

te PuicianOjUicmo a s. Giorgi o.An
tonio da s.Gallo 30»

palazzo del Cardinale Adriano da

Coructo in Boigo nuouo.Braman
te 19

palagio d’Antonio Cardinale di mon
te, io Agone. Antonio da fan Gal-

lo 314

palagio del Vcfcouo di Ceraia, il me
defimo' 3i<

palagio di M. Bartholomeo Ferrati-

no fu la piazza d'Amelia , il mede-
fimo 314

palazzo di MarchionBaldatìini vici

no a s.AgoftinOjil medefimo 314

palagio de Ghigi . Baldallàr Pcruz-

ZI l}9

pitture delia loggia del detto palaz-

zo. Rafeel da Vrbino
Giulio Romano 3^5

Baldallàr Pcruzzi 135*

Baftiano Veneziano 340
pitture della uolta de Ghigi, in-Tra-

llere.Ralfàel da V rbino 14*

vna^facciaca immonte Giordano.Gio
uan FraaccficodettoilFattore

vna facciata fu la piazza Capranica

.

Polidoro,& Maturino Fiorentino 158

yna facciata dig’-afEgno tu Borgo nuo
iiO,iiueddàuji

-fai



o vp. so N V OrtK t:

ni &csUu Tul ciato della pace, i-

meddimi
foa&cdata nella cali degli spiaoll.-

ifflede£rBÌ

«oa&cciatauerroTorredi noaa. Ì

medcumi'
Taa Ceciata per andare a l'imagiae di

Ponte, im edefimi

tna'&cciata a rimane di Ponce, i

medeiìmi
foa &cdaca alla piazza della Doga,

na. imededmi
U facciata de* jCepperelIi. i mede-
Cmi

Vnafàcciatadietcoalla Mincrua nel

la llrada . i meddìmi
la facciata de' Buoni auguri . t mede
Cmi

Tea facciata folto cocce sauella. i me'
dedmi

fioric di parnafb nel giardino di m;-

Stephano dal Bufalo, imedefimi
CrafHti', & ftoric nel cottile di m.Bal

darsinodafanio Agoilino. icne-.-

deilmi‘

Vna Ceciata in monte Cauallo
, uici-

noafantaAgnefa. imedefimi
Vita facciata dietro a Nauona. i mede

fimi tod'

Toa facciata del Cardinale di Volter'

ra,da Torre fànguigaa. i mede--

fìmf

due facciate in campo Marzo . i me--

dc£mi
fna facciata fui canto della Chiaui*

ca.i medefìmi
fna facciata uicino al Popolo . imea

dcUmi lor
la Ceciata de' Caddi a s. Simeone, i

medefìmi

fn'a! tra &cciau dirimpetto a querta.-

i medefimi

la facciata del palazzo di m. Vliflc

daFano.BaldaflarPcruzzi

Tn'altra facciacaadirimpecto.il me-
defimo

U Ceciata del palazzo di m. Iacopo

Strozzi . il mededmo
Tna ficcuta fu la piazza dì t. Luigi

.

Vincenzio da fan Gimignano ni
Tnafàcciaca in Borgo a dirimpetto

al Cardinale d’Ancona . il Mcde>

fimo

Tna Pedata degli Epiiàoij. il me-

defimo

la facciata dim .Francefcp BjiatO'8^
dafkiriTcruzzl

"

RICAMATI.

Santa Maria del Caftel’nuouo. rna tt

uoIaconlaTraiSguratione. Lo-
renzo Lotto t4(

t.Domenico . U tauola deU'altar

maggiore, iimcdefimo

Tn s. Vincenzioa frefeo
,
nel mezzo

della chiefà. ilmedefimo

R I M I N r.

Sanu Colomba'. la tribuna maggio-

rc.Cotignola u<

S A R O N E.

S'anea Maria, vno fponfalizio di Ko-
ilra Donna,& altrepitture. Bcruar

dino del Lupino

SIENA.
Sàn Bèncdctto.ilchoio.f.Giou4n. da

Verona pa
il Carmine. Ornamento dell’orga-

no. Baldafiàrri PeruzziSanefe 14&
la fiteciata de' Turchi . Capanna T44
MontcOliuetodiChiufàri. il cho-

to. fiGiouanni Veronefe pi

TRENTO.
Pitture derpalagio del Cardinale.Gi-

rolamodaTreuigi i^t

VENEZIA.
San Kleremia.Tna Ceciata. Gio.Aa*

tonio Licinio iff

la Madonna dell'Otto, vna tauola . il

medefimo
la Ceciata di Martino d'Anna.ilme>

defimo cip

«an Rocco, la capp.'Sc ttibuna.il me-
defimoj

’

4c * * due



T A V OLA D E t V O G H

I

dne qaaiirìgrainJi nel meztodelU
ilmcdclìmo

Tn s.M2rc>no nel tabcrnacalo dcll'if

gencerie. il mfde&mo 4

sala de‘ Pregai.il mcdefimo
s.Gio.di Rjalio.vnlàacoiauaa^uuQU.
ilmcddìmo

VD quadro d’im s. Baciano ,
Si s.Roc-

eo.ilmedefimo

s. Stephanonelchioftro molte Ho-
rie. slmedcfimo

lafacdarld’AndreaVdone.Girolamo
daTreuigi

lànto Antonio, vna uuola . Iacopo

Palma 140
s.Elenaa Lio'.Ia tauoladell’aliarmag

giore.il roedcfimo

santa Maria Formofa . alla cappella

-de’ Bombardieri, vna fanta -Bar-

bara, s.Bafliaiio,&s.Aiicoaip, il

mcdeCnio
firn Moile. una tauola. Iacopo Pài-

ma 140
fcuoladi s.Marco vna'ftoria.ìi-mtfde

lìmo
•1 Carmine, vna tauolad'un fatfNi-

eolo,&altrcfigure. Lorenzo Lot-

to 141

:£id

G

iouanai,&PaoIo . lacauoladi

/ànro Antonio
,
Arciuelco di Fi-

rcnzcLorcnzo Lotto 141

in cala Thomafo da Empoli Fioren-

tino .tr quadio.ilmcddimo
;4.Giouanni Ciitile^omoj.-vaataHO-

ia.|Baliiaoo Veneziano -340

V E H O N A.

'Domo. la cappella de gliEmilij-Fran

cefeo Morene 1^4
la cappella maggiore. il Moro ajs

^jj quadroconlaftoriade Magi, Li
bcralc ijo

Tc/couado.on Crucifidbdirilieuo,

alla cappella del palazzo. Gio-
uan Badila Vcronefe ijo

la predèlla di dettoCiocifillb . Llbe-

. ralc -ijO

Duomo Tccebio oluredellacompa
gaiadis.Siepbann . Gio. France-

feoCaroti aya

'CiataMahain Organo, le Ipallicrc

dhprofpemue,ÌD »grtflia.f.Gio.

.da Verona 7»

latauoladcllacappelladi «.Nicola.’

GioXaroti
nella facciata prima , te 'figure ebe ui

fono.il moro ryp

ma caàola. il moro -lyp

latauoladellacappelUdc’ Fontani.

il moro 1J7
I.AngeIoMicIiclc,5c l’Angelo Raf&cl

Io. Paolo Cauazzuoli ayp

la tauola della cappella de Lifchi. Gio.

da i libri 17Ì
vna tauola alla cappella de Euonali

ui. n niedelìnio •

la uolu della sagreftia.Francefco Mo
rone lèy

la tauola della cappella de'Conri giu

ili. itmedelimo
le ftorie Beila facciata del choro. il

medefimo
i portegli dell'organo . Girolamo da

ilibrij&FrancefcoMoronc
làntaMaria della fcala.vn quadro di

un s. Bafliano all’altare della fan-
''

tificatione.ii moro ay7

il quadro delia Madonna con iànta

Arina.Girolamodaihbri 17Ì

vn’altro quadro d’uas.Rocco. Paolo

Cauazzuola

vna tauola della &m(gliade Moui.
Gio. Francefeo Caroti iy4

la lloria de' Magi in s:^rclìiarLibcra

le lya

la Yittoria.la tauola della cappella de ^

Scalcritelli. Liberale yo
la cappèlla de Fumanelli lotto il tra-

'

mezzo.Franceico Morene iif

l'Ancona deU’ak3rmaggiorc.Girola

•raodailibri api

la tauoladi sìHonofrio. il medeiifflo

nei chioflro. unaN.Donnaafrcfco,
Francefeo moronc isj

«.Eufemia, la cappella dell'Agnol ,

Raffaello. GiouarfFranccfco Ca-
roti t}i

la tauola della cappella de’ Bombar-
dieri. il moro ii7

iftoiia fopra l’altare di «.Paolo nel tra

mezzo.Batifta del moro lyl

s.Nazzaro. vnatauola alla cappella

di fan Biagio. ’Fran. Monfig. i6%

s.PoIcill’altar dèlia Madonna.Gitola
mo'dai libri 17*

unatauo.agu4zzo.Fran.MQnfig.

$.Anaffalìa. vnaN.Donaa.s. Remi-
gio,55s.Naftafia.£GiiolamoMon '

,

Ugooo

i



OVE S O N
Ignori itfi

^uradell’^rcolop» U pomari'
moiteilo.il medeiifflo

la cappella de* BuoBaueri . Liberale

la cappella di s.Marnno. Gio. Fiaoce

feo Carod
S.Girolamo.laJtrladoQaa^ T/^ngelo,

cHel'aaQunzia,ia due Angoli di

una cappella . il medefimo
Ipedaledis.Cofifflo. iporiegli, che

chiuggonol'aluredi treMs^ij.il

medelimo
•.Vitale, la cappella de gli Allegai.

Liberale

•.Bcrnardiao.'pitrare fopra la cappe!

ladri monte della pietà. Domeni-
aicomoroni

le pitture dentro & fuori della cap-

pella di Niccolo de Medici V ero

nefe. il-mcdefimo’

Utauola della cappella de Bandi. Fra

celco Monfignori

laftóna della purifìcatione fopra la

cappella della compagnia della Ma
donna. Liberale -

la fioria de Magi, & la morte della

Madonna,nel frontiipizio della ta-

uola.ii medelimo
Il predella dell’altare della compa- .

gniadclla Madonna^Giouan Fra-

cefeo Caroti aja

tnChrilloin ginocchioni alla cap-

pella della croce, irmedefiaio

I quadri grandi intorno' allò altare
'

della croce
,
intorno all’Ancona

pnncipale.Paolo Cauazzuiolo t^s
il quadro, che è fopra tutti quelli,.do

ue è Chrillo in croce,iiMadoona,

iC5.Gjouanni..Francefco'Morone

la cauola della cappèlla di s.Franccfco.

Paolo Cauazzuoli
^

tóy
ti cappella, & la tauola del monte del

lapieta.Liberale 'T4S>

«portegli, che chiuggpno la detta ta-

uola. Francefcomorooc 1^4
s,Giorgio . una cauola con un prefo-

pio.Giouao Francefeo Caroti tji

la tauola di s.Giorgio . Il medelimo
.«.Fermo, la tauola dèlia cappella dcl-

lauadonna.ilmedelimo . ijj

•.Baiholomeo.l’aliare delli fchioppi.

j

Giouanni Caroti ijj

•.Giouanni in fonte, una tauola con
un s.marano.il medefimo

in olà de CoQÙ da Canolla . un

14^

151

lyo

iSS

ajo

f O P' E R
dro.RafiacIda Vrbino

Tna Madonna-fopra usa ca&pwinda

reas.Polo.FranccIcomorone atff

in Bra . vna Madonna fopra la cafa de

SparuieaLiI medelimo
s.Lionardo in montc.ia tauola dell'al-

tar ma^. Girolamo dai libri

io'cafà m.Vincenzio de’ Medici . un
quadro.Liberale- tjt

vnaN.Donnaful cantone della cali

dccarcai. ilmedefimo
la facciata della cafa de Manuelli. il

moro tj7

la fecciaca di Torello fernina dotto-

re. il mcdelìmoi

VIADANA.

«.Piero . una tauola. Francefeo maz-
zucli «3i

s.Franccfco.una tauola; il medefimo
vnaiauoiad’unaNunziata. Girola-

mo mazzuoli t}7
«.Maria ne’ borghi.una tauo.il med.

VICENZA-

Santa Maria di Campagna. là tribu-

na*. Licinio !?¥

due cappellearfrefoo . il medefimo

la rauoladi s.Agofìino. ilmedefimo.

VITEREO-

siFrancefeo. vn quadro d’uo Chrift'o

• morto. Baftiano Veneziano J4i
la Madonna della Q^rcia. Ulacauo'.

la-dell’altar maniere. Mariotro'

Albertinelli 41

V D I N E.

Duomo.pitturc nel pergamo dcU'or-

gano.Licinio

VOLTERRA.

Lafepolturadi Raffaello Volterra-

no. Siiulo da Fiefofe

ic** a Vrbiao



V R B I N O.

Duomo . TC3 uoolaall’altardi Tanta

Croce.TinJOiheo AiVrbino lij

b cappella di «.Martino.! imoteo da

VrbinOj&Gcnga 114

b taoola di detta cappella . Timoteo

TAVOLA DB f
daVrbino

vna Tanta Maria Maddare'aa.n mede. -

lìmo
chicla della Trinità- la tauola dcll’al.

tar maggiore.il medèfimo
jjj

s.Agau.vna uuola.il medclìmo
j.Bernardino fuorad’urbino. lacap.

pella de.Buonauenturi..ilmede«

.lìmo

I L F I N R,.

TAVOLA DE’ RITRATTI
CHE SONO I^OMINATI

Jncfueflo Trirno Volume delia T.erZjuT.arttj.

A
lOLLE mulìco

I
AlbertoDuro

j; Adriano vi.

Agnolo Doni
Alfonlina

'.Aleflàndro Cardinale

Farnefc

AIciTàndro Medici Duca
Amerigo Vefpucci

Andrea d'Oria

Andrea Manregna
Andrea della Kobbia
Andrea del Sano
Andrea del Veriocchio
ArioAo
AnigoRe
Antonio cardinale de Monte
Antonio Fiimanelli

Anton Fiancelce delli Albizi

' Benedetto da Rouezzano rliy

•JJ4 Bernardino Cardinale ai7

33« Bernardo cardinale di Bibbienna .80

343 Boccaccio 71

68 Bonaueotura lanto 74

43 SorboneDuca ^4
-Bramante 347

74 C
;>78 Cardinale Carrafii it9

J Cardinale Eorcna .1^9

344 Cardinale de Rolsi lo

atfo

jjt

J3I

16S

.343

Carlo Quinto.Imperado.

Catullo ' .7*

Caualieuino 317

Cipriano Morifini '}0S

Cipriano da Verona ifj

Clemente Papa vii.

Conte lungo iJT

CofimoDuca Ifttf

CofimoLa&i ,Ui
.D

Saccio Valori

Baldallarre Cafligliooi

Saibarira Doge
Bartolomeo uate pittoiC

BcamceDuchellà
j Beatrice Fcrrarcle

àfisabo.Cudisalc

344 Dante 7*
318 « Domenico

.»60 ’£

)? Fnnìo 7*

7 .ElilàdelGioeondo

.F

:|0« Tedéi^o:BaibaioS»



ritratti.
'Federigo Boxolo Ì 4J Macc’Antonio C^obbi . i4l
Federigo Duca iSo Marc’Antonio della Torre *55
Ferdinando di Pefea» Marfilio Ficino t09
Francefeo Giamberti T ^ Malsimiliano Sforza 7.tid
-Francefeo Alidofio Cardinale. -'ZI7 MonCgnorcdi Foia-' US
Francefeo Sforza .M7.itfo .Moro Duca di Milano .ado

Francefeo Re di Francia 8o .N
Francefeo fan Bonifacio »57 Nicolo de Lamagna .4*

G . Nicolo de Lira 7*

Cello Fiorentino ‘ ^
J04 NiaoIo'Yefpacci/ 3*7

Giouanni de Medici 305 Nincofort cardinale 343
Giouanni Cardinale de’M edia 7a -0
Giouan Francefeo Gonzaga ado Omero 71

GineuiadéBenci 8 Orfo dell’Anguillara 3«7

Girolamo Bemuient iji Otta-uio Farnefe 3.91

Girolamo Federighi A» P
Girolamo Verità 157 Pagolo papa terzo X9Ì

GinliaBonflanta 34f Petrarca 71

Giiiliano:Benci 317 Pietro Aretino 344
Ciulianoade'jAedici 78.nj Pieao di cofimo ad

GiulUn iànCalli ad l’icr’LuigjFarnéfe

Giulio cardinale de’ Medici .IO.Id4 Piero Perugino *3*

Giulio papa fecondo Fontano 3*8

Giulio Romano 318 PropertiO ?*

Giulio della Torre *55 A
! Goilanza de Doni .174 Redi Francia Ì6S

H . Ruberto Sanfetrerino U
,HcrcoIe Giufti vcrónefc :ad3 -•S

‘Sapho
'

-71

Iacopo Fontani *57 Sauanaròla .7»

.Iacopo Sanfouino .154 Scaramuccia Zingaro

.Scoto

I^ura Scoppi -*?5 'T
laura Terracina 50d Tibullo iìt

Leone papa x. 80 .s.Thomafod'Aijuino
:7»

Lodouico Domenichi JOd V
Lodouico Sforza 7 Valentino *8

Lorenzo Cibo *33 Vberto malico vHO
.Lorenzo de' Medici 78 Verdelotto mufico

M Vcrgilio i7t
Manilio J18 Veiginio Orfini M
Mai co Loredano *4 Vittoria colon;ga S45
«Muc’Antonio ScilogDé& *5*

Il fine.



TAVOLA DELLE COSE
PIV NOTABILI CHE SI

CONTE >IG»NO
In attefio Trimo Volume dellaVerzA Tartcj.-

R. A- M -o
.

> alfonfod’aualos

. Alfo nfo Duca di Ferrara

j
aiiònrofccoudoducadiFcrrara

.Alfonfina madre'del Duca Lorcn-

Adriano VI. papajj-.:- jù.

Non li dilet?ò:.mai di
, , ;

i8o.a8«

367

m

/culcura,ne pitcuBi .immieodelli
flrnamcnn di Roma

i'AgoftÌDoGhifi 75.134.1^5,540

ijgoftinomilanefekultore '117

agoftinoTeneaianw-i,. .... ìftì

-agoftino veneziano intagliatore £,.• jor

alamanno di lacopoTaluiati 153

'ilari della capanna alla parte gu^£i, •

^

in Firenze .
' 58

albcrini & loro cala io banchi 515
liberto duro ,78.1.50.15^

aJaato nelle embleme •

AldoManutio .

•ilelTandroantinorl
, 118

lledandro Coriìni i^g

aJslTandro Contarmi
. 247

Aleflandro Duca di Fiorenza 118.153.

154
aleflandro primo cardinale &rae-

Ic
'

3^3
aleflandro ùrnerepiincipedi par-

aleflandro greco intagliatoci

aleflandro papa fettimo *,

aleflandro Pepoli i
-

aleflandro uitelli

aleflandro Vittorio fcultorc^

alonfo’di Caftigha, Se Alaicó-

,.aìnerigo benci
43

y
amico pittore bolognèlè' «4 . iiy.

1 I5

aaimannato fculcorè ipi

aÉfatomia de caualli 7
. aacon3,& fua fortezza 3ì8

a.odrcadi ceri pittore

5iidrca del ceraiuolo TÓ4
.andreadi Cofìmo pittore iiy

andrca mantegna
aiidre.t dal monte lànlaitiatr 99
àndrca'nauagcro 274

.an'drcad’Oria 184
andrei pafqualiphifico

'

ili

A'ndrea del Sarto 105.145.155,151.1531.

107.303 ,

'

andrea IguazzclU
‘

.lys-iys'

audrca della valle cardinale

.

*3.4

aqdrea Vairoccbio I4 .'i3 i

andrea Odone
Angliiaii cartello 105.151

angiolo bronzini pittore 310
angiolo ccfii 153

-3.°.gio]o doni 37.78
151 mgrólojitcoUnicai-dinale

15 -J'S *“gioIo pittore fiorentino
171 APg'olodcllaftufaabbace di cappa-

15.183 Iona

aigioJino monaco di fiorenza

151

anticaglie in Fiorenza
anncagKem cafa c làn galli

43
53



P I V N 0 T A B I L I,~

doO&te al iàa Galli dal B.e

dinapoli t7
anticaglienelgiardiaodcMedia’'"

«nricaglicdÌTfroQa<Uicgnatc ijT

aatooio abbaco 3*

anionio bracci i6t

anconio braircacci iSs

antonio da carrara fcultorc

anconio del ceraiuolo 104

antonio da Correggio pittore

antonio di dcnnino , & fue opere

antonio Floriaoi pittore 185

Antonio daiàa Gallo ji.so.ULJ^J.

313- 5^7
antoniodigiorgiodafettignano 108

antonio lanfreri 307. 317

antonio marchili architetto 315

Antonio dal monte cardinale

antonio de nobili 1 3

antonio poIlaiuoU 97
antonio da pifa monaco camajiiukp

fe itfs

antonio 'de ticafoli .13Ì

.antonio del rozzo Sanefc 145

antonio fegni 4
.intorno da Trento inta^lmo-

rc •

334
antonio uaflàlio 30^

antonio de ucfpucci 10^

antonio di urbano pilàno 3^4
apoftoli li.'di marmo ;io8

apparatola Fiorenza per la.ucnuGi

di papa Leone 157

apparato in B^omaperaina com.e-

dia ,141

apparato in toma per Giuliano de

Medici
'

’ J40
araceli conuento 73

irazzi panni ricchifiimi ^83

arco trionfale di legno belliftir

‘ mo '

•319

arducfcouo'di cipri -333

jrezzoin tofeana SOiiii.zb^

arguta lirpolta ' 154
àriofto .ìij.T74.'3o<S

atìftotele fan Galli pittore 6&s\^7
armeggiaré, che fi coftumaTia in Fio

renza i77

amo in canale chi prima ncdctiedi-

fegno ' 1

Afeanio Sforza cardinale ns
ifcoli, & fua fortezza -310

afledio di Fiorenza *14^

aitila in poma 7̂
.atUaubagliOflipcJ^S*°*

aucrfacictaprefib a napoli aaS

auoiioabbiuciaco per far nero 3S

Baccio d’AgnióIo ^.>8.i}3.a8o
bacciobaldini

baccio bandinellilcilUore loi. no. 13J.
17^.137.178.181.183.301.304 ,

baccio baitidori 173
baccio Valori-

badia di Fiorenza 37.19i.1aj

badia di Toppi in cafènti-

ipo

badia di praia
. 473

baiardo caualiere .175

baldacchino in fan Lorenzo di Fio-

renza 114

baldaflàrcafiiglioni 89.319

baldaffij Peruzzi architettore ji.Sa

.138.141.141.179.198.304

baldafiar turini dapefeia .10,49.87.119

181.301

baldo magijiida prato 144

baldaflarturini ' 319

ballatoio della cupola di’Fiasca-

za all

bardoIino-cafteUo ip
barnabadalpozzopittore - l84

bartholomeo da bagaacauàlio
,

pit-

tore . ,114

bartolcimcod'abergamo • .ijl

bartolomeoda caftiglione, pitto.

re ì%9
battolom.co pittotcfrate de predica

tori - -35-58.68.^

bartolomeogondi 19.3

bartolcrpcoleonichf 74
bartolomeo panciatichl ìgQ;-t2é
barròlòmco ridolfiueroS4fei‘^3f^:_, .

opere
_

xjt

bartolomeo della roiiere . e.l

baftiano da monte cario jo

baflianodelia fèra piiàno “d Ì142.191,

baftiano veneziano,pittore ij. 139
bàftianeIloFlorigorio,pitt<^ 184
Batcifta boho aretino <>j

battiftadcì'centellieri ,35.3

battiftad’oflo pittore
'

- - jSi

battiftagobbó •
' d 319

baéiera itamparore ' 300.30J
bauienda.Ieftafnpe(li^CielIa

.
340

beccuccio bicchieraio i6>

bHlainuehBdnedttoafittaradì
^-orgioiìC -'M



TAVOLA DELLE COSE
Bel modo di riprendete cU troppo

li prerumc 1,^5

bembo cardinale 505
benedetto baglioniifultore 57

benedetto cianfànini 41
benedetto da maiano M‘57

benedetto pagai pittore }i 9-}}S

benedetto da rouezzaiio 37-iH
betaardo pittore nùlancfc, 8c Cic opc

re: ijS

beraaEdino’da treuio arebitetto-

re: tg

bcrnardb dabibientta', cardinale

beraardo delia buda' 8

bcrnardo da vercclli pittore' iSiS

bernazzano pittore milaaefe 181'

bcrnia' J45
bertoldo feultorefiorcntiao-

benuenutocellinbfcukore 178

biagio bologpcfcj&fue opere di pit--

tura' 114

biado altouiti 178

biziaria di pittura,' in uno ipeo^-

cliio' 131

becacciDo pittore cremonefe, bia-

fimaua l’opere di Michel'Aa-

g£ib> ijj

belognaritorna'rotto il gouerao
dcliacliiefj^ }i

bolognafcultore' 36 j

bonta'dcl caparra fabro- jp
botò dibartoloinco pictoredafarfi^

frate- }6

botboneduca 101

borgo auouo di toma' ipp

bramante architettore tS. €0, po.

si; 3if
bramantino da milaao'

brentafiume 147
bronzino pittore jo.i74-Wt

Caleidonio bellifumo Intaglii--

lo

camaldoli incafentino

camaldoli munii^ero in Fiorenza

carneo grande del Duca Cofimo
carneo ai ualbrc di feudi «oo.

camera di Bizzaira inuentioiic

camera dei papa-

camcra-recònda del papa,& fueplttu-

re

cameradella ft^naoira delpapa

camera ditoire borgia

als

l8j

ISO

tSi

a87

}H

Camillo cremonefepittOre lj£-

camillo creuifano pittore

campanile di làniniaiato al mon.-

te tjl

campanile di (ànto fpirito di Fio-

renza ijl

campo alla callcllina de chianti

caadcllieridaccropafqualc ts^
candiano, muniliero iti padoua-

no t7j:

cane uiuo affronta un depinto tsi

cantodelgiardinodepucci U7
caparra Cibro pi
capitofodilàn Michele in bofeo ti/

cappeliadelli Aibergotei sa
apfielladercardinalcalborenfc 147
cappelladt^agoftinoghigi 341
cappella dcUialègnó tjn

cappelIadelli-Anfidei 67
cappclla'de bandi in 'Verona tSt

cappelladi bcrnardo del bianco 37

cappellani Binde akouiri 114

cappelliide; bombardieri in Vero-

na' M7
'

cappella de buonaueri' 14^

cappella de contigiulli

cappella de cortinelii

cappclladcdci ^9

cappella maggiore nel duomo di Ve
rona

cappelIàdcllabeauElcnain bolo-

guai 77
capperradciliEmiUj ^^4

cappella de ibntani m
cappella di Francefeo del giocon-

do- 100

cappella del RcdtFrancia in Ro-
ma ìt

cappella de fumaneUi
cappelladigino capponi 11

cappella de Girolami in Fiorenza 178
cappella maggiore in (anta maria del

popolo tS

cappella di marmo in Oniieto ttS

cappelli di làn Matteo in Arezzo S3
Cap'pclla de Medici in verona ,iffj

cappella de monCgnori in CtnPctro

uio‘ 434
cappella di làn Nicola

,
in lànto spirito

di Fiorenza' tis

cappella di làn Nicolo in Cinta Maria

in organo tlf

cappella nel nouiriato di làn Marco 4Ì

cappella d'Ottauiano de Medici 4*

cappella nella pace in Roma 7f^
Cafpcli*



PIV notabili;
107
iij

107

ni

Cippciuadpapi
^jpp.dcpoadoltiw

Papp.paulina
^

^pp. in s-piero gattohni

capp*
capp.deUifchioppi

Cjpp.di sifto

capp.neUa trafponcio*

fippelletta nel palazzo del Duca Co-

fimo 77
eappellettaiuvohcrra Ij8

cappcllcccc di ponce fant’Agnio-

lo *3?

Capponi ,
famiglia di Fioren-

za 4 ®

caprarolo, & fua fortezza 3*8

carato pittore ueronefe ijl

cardinalc-albancfe 314

cardinale d’Aragonia 34^

cardinale di carpi 7^

cardinale cefis *34

cardinale Farnefe 134.187

3^4
cardinale di ferrar* 134

cardinale de Medici 87

mori
_ _

*78

cardinale 'san pierò in vinco-

la
' yf

arloginori *f7

fua cappella in làn Lorenzo t66

cario,SegiordanoOrfini 43

Carlo Quinto Imperadorc 106.728

infrancia in
coronato l6a.11j.187

vittoriofo 315»

in mantoua 383

earmincconucntoin sicna 141

carri trionfali per lafefta di f.Giouan

ni in Fiorenza 133

carceailampadelrofTopittoic 103

carter!, famiglia in Verona 171

cartonidiMichei’Angelo 84.177
cartone bellifsitno del vinci 8
caia deborgherini 180
cafadigiulio romano 336
cafaMedicifautriccdcvirtuofi i8p

calàdcmcnraguti 184
caia dei nero 184
cafit de neri in Fiorenza 180
ealàdetaddci i8o
afenuoue nella uia de ferui 131
calale maggiore 136
cafetta di crillallo donata da papa

ClcmcnccalRediFrancia j^O
«afl'ct» riccfaifsiiaadoaau alla Du-

45

cbeila di Fiorenza tjt
caftcllo durante 18.114
caftellos.agniolo ’.y,

caftello di san Martino di Napo.

cartello della picue jg*
Caterina Regina di Francia
cauallo grande fatto da Domenico

beccafumi

cecebino de frati
^ i

cenacolo del uinci in milano 4
cenacolo in fan salai fuori di Fio-

renza

cettofa di Fiorenza

certofa di Fauia

clafsi badia di Rauenna t4S
Claudio Francefe vetraio $0
Clemente vu.pont. jo

qiiandofufàttopapa I41.173.131.

Ì3 T- 34Ì
coladcl Amatricepiftore ut
colonna di Traiano js
come fi uuolc eflcrc con princi-

pi I4:.

compagnia di fan Baftuno de Scr-

ui 168

compagni-ijouero fraternità detta

il Niccliio I6tf

compagnia di fin Zanobi . una :a-

44

no

noia

concetto di una pelle d’uno appic*

Confaluo gran capitano

configlio dif.Giocondo per mante-
nimento di Venctia 14^

conte clemente della pietra 174.

conte lungo 137
Cont’Vgo

, che edificò .fette Ba-
die 107

conti di Canofla Vcronefi

conuenro di s. Maria della Gratta

di Viterbo 4t
Conuento de i Serui di Fioren-

za loo.rof
corniccione del palagio de’ Bartoli-

ni
‘

corniccione del palazzo dc’Farnc-

corniccione correfto al palagio de
gli Scozzi J7

coronatione di Carlo Quinto in
Bologna tjS

choro di làpta Maria del Fiore,cbi

lo difégnò a8>

corpo di s.Giouaani Gualberto *^4
Corpus



TAVOlA DEILÉ C-O'SE

Corpi!? Domini, cippelU -3^7

cordìedclla Nuntiata di Fioren-

za ' iji.ioyr204'

corrile de! palazzo-dc! pa pi 317

rortile dello ?calzo jifij

corrile del palazzo d’Vfbino 114

jcorcona, uiufacciau 91

corridore di bel vedere 30
.corridore di caftcllo fanc’Angio-

lo 313

Cofinio Duca-di Fiorenza f.?4.ioi

nozze 217.185

colìmo Barroli -i-i. 14

cofimoRofelli

colìmo da Trezzo 251
collo del modello di s. Piero di Ro-
ma 311

eoftume de' maeftri didonarne 5P
cieationedi Pio terzo., Smor-

te

«rocilìllo
,
die parlò a s.l homalb di

Aquino js
cronica arcbirctto

,
perche coli dec-

10 97.117

D

Danefe acaneo da carrara lenito-

re
•

.

danielio da Voirerra fcuhore, &piC'

toro 207.36’^.jiJ5

danno di molte belliriisnecofe di

Xcalcuia,&pitcura,& ftrumenti

mufici, perle predicauom del

Sauonarola 35
dei cittadini riorentiai -€9

diailro bcllifsimo intagliato -iSS

dimoflracioncdi wteure fimile alla

fculturadi Giorgionc I4
diomede Caraffa I47
difcepcli d'Andrcadalmoniea San-

làuino lai

•dilcepoliJ'Andrea del Sano -lAp

dìLcepoli di £ Bartolomeo 41
difeepoii di Gioaan Caroti ij5

dilcepoii di Lorenzo di Credi tji

difcepolidimallro Liberale 251

dilicpoli di Aiariotto Albercincl-

11 4t
difeepoii di Piero di Cofim© - .ttf

difeepoii. di Raffaeid'Vrtìno '87

discepoli del Sogiiano tyj

difeorfo fopralap!iiur3,&lep3rci,

dif debbchauerc

.diicgno d’alzar xuao al Xcmjiio di

s. Giouanni da fondamenti

difegno d’una p orticra bellifsima del

Vinci

difegno della riedificatione del Rial

todiVcnecia 147
difegno d'una llacua grandifrima

di bronzo 7
disfida di due pittori 2^1

dodici Apoftoli di marmo 10*

Domenico Beceri 105

domcnicoBcccafumi, pittore Sanc-

fc i44.iX8.i7i.304.3fi'o

domenico di Carnei .Mìlanefe i8^

domenicO Caroti,pittore 169

domenico da Cor^giogli caufarno

la morte iqnattrioi i9
domenico del monte a Sanfoui-

no Ili

domenico moroni, pittore

domenico poggini 1P|

domenico di polo giocUieri t78. lyr

domenico puligo 104

domitio CalJerini 145

donato giannotti 24?
donato vai d A mbrini f
donatcllo 3f

donneilluftri 17*

dolio pittore Ferracelè 180

duca diCalabiia

ducadì Cailfo ^-9

Duca Colìmo .vedi Colìmo Duca di

Fiorenza

ducadimantoua 13^

nucadimihno 58
duca Valentina yp. 60
Duchefia EleonoradiFiorcnza 171
duomo di Cremona ij^C'

duomo di-Ferrara 28®-

duomodiFurli 244
duomodi mantoua 138
duomo di modona 181

duomodi Fifa ^6.l09.lp\.ì6-f

duomo di Rauenna 142
duomodi Vdine 184. i8tf-

duomo di Verona

E

Piena dell’olio da Bologna 77
emulatione trai vinci, & il Buoaar. io
enea vico parmigiano jotf

cpitaSo d'Antonio da s.Gallo 325
epit.ad firpolchro di Raffaeld’V'rbino- 8S{-

ei'CÒIeDucadiFemra l8g

xicokni di Bolo|;aa iS



P I V N O T A B I L
<li Camaldoli yy

errore d’architetture nelchoio <U«.

Maria del Fiore 185

e0etnpiotarodi pudidtii to9
eternità della KepublicaVenetiana'

donde depende 146’

E

Fatiaao sartoli Aretino SI
fàbricadi s.Piero tfi.jto

facciata del caualiere Baondelmon-

Ceciata a ca Soranza di Venctia

Ceciata delgiuditiodi Michel'An>

itfi»

gelo

Ceciata de’ Gondi m boi^h'o^i
5^7

lanti

Eiccutadi fama Mariadel Fio-

iiy

rc lytf

fecciata de* Serui, Conueoco iiy

falconetto architettore Veroncfe ltf7

fatto d’arme della balìii zS6

fattore pittore 87

fcderigo Gonzaga
federigo fecondo Duca dimaato*

1S.IS3

ferino guifoni,pittore
, 337 33f

feriante Gonzaga 34T
figura dilegno.chefifDoda. .

figurino- da Faenza, pittore

40
339

fihppo saluiati Sy.itftf

filippbdasieana 341
filippo ipina loy

filippo strozzi,il vecchio a4*S'7

filippo strozzi,ilgiouanc 167. 183

fintione, & inganno d’una pittura

fonuna nella sala 'deiDua di Fio-

itf3

renza EOI

fbntanableo in Francia aio. ili

forli citta 114

fortezzain Arezzo tfo

fortezza dìNepi 3’-8

foEjiScatione di Loreto III

fortificatione di Siena I41

Ira Battholomeo pittore 35’.3tf.37.38.68.

8y. Ì07

fra Baftiano del piombo
fb Carnoualcda Vrbino

3<’J

18

fracaftorofiiìcQ* 134. Z74

fra Giocondo Veronclè 31.144

fra Giouanni Angelico,pittore 37

fi-iGjouanni da Verona, intagliato-

re 7a.itfy.17a

Girolamo Sauaaarola 3tf.xoo

fra Iacopo de* Semi
fra Marco de’ Medici VeroneCt- ty8-a75

fra mariano del piombo
Fram.arianodeSerui ' iji

G
Gabriel Giolito, libraio 3off

Galeazzo mondeila i38

Galieno Fiorentino ricamatore 4?
Gambafsicalisilo iSi
Gandolfo 344
Gaiparro, & Giuliano Mifccroni

Caudeucio.MiIanefè I4S
Cello Calzaiuolo Fiorentino filofo

fb 30tf

Gerozzo di monna vannaDini 3^4
Gherardo imnwtorc ijy

Giambuilan- 3
Gunneun d'Ona 3tfi,

Giannozzo l andolfini.vefcouo 80
Giardino de’ Medici

; ; 53
Gifera di Bramante 30
Giganti di piazza in Fiorenza 03
Giorgio caccia male Bergamafeo 173'

Giorgio maazuoli 134
Gicugio man touano, intaglia ftam-

pc 307
Giorgio Vafari 14. 34.5^ 114.153 itf^,

i7S.:5i.i3J-i43-i^i-i84-3“-357-3'J4

Gicr^iotie 340
Giorgioneda'Caftsl&aoco. li.iSf.

Giouanni, padre dei Duca Colìma
de’iNledid 33?

Giouanni Bandini jotf

Giouanni Barile ^1.1^0.34:^

Giouanni Bellino, pittore 183. 340
Giouanin Boccalino archi rettore ni
Giouanni Borghenni 13. itf7

Giouanni Buonaccorfl 349
Giouanni di Calcare F!ammingo,p:t.3o?

Giouanni fecondo card.de' vledici 37
Giouanni Caroti Verone:c lyy

Giouanni da Cai'tei Bolognefe zStf

Giooanni da Carte! Bologneie, incagl. 13

G ouanni Caualcanti totf

Gioudnni Cornaro ly

Gicuanni delle Coiniofe i8tf

Giouanni Cugini da Parigi 308
Giouanni Dini, I5i

Giouanni Francefe,miniatore loy

Gioiiaimi oaddi 1^4
Giouanni da Li ouc,pittore 31^
ciouauniManinida v'dine i83

Giouaniuda Nola, i'caltorc i79

Gicuanin Pollaltra Aretino ioS

ciouanniRicaniatoreda Vdine rSp-

a ciouan



TAVOLA DELLE COSE
Clouan'Anftori

giouanoi daVdioepicroFC

• r •

giouaani vefpuca

giouEDDÌ ancooio belcrafUìo mila*

nefe

giouanniantonio Ikimo pordcoo-

ne I8j

giouanni antonio dembeis
giouanni ausonio fodoma pitto-

re 70.a43

giouanni Antonio fogliani asj.3«4

giouanni bactifta bentiuogU con-

te 140.19^

giouanni battifta del cauabere 307
giouanni battifta doni 4f
giouanni battifta grafsi pittore rSj

giouanni battifta mantouano pit-

tore '50S.ÌS9

giouanni battifta delia palla 3y. tj7-

i£S

giouanni battifta pelerò da Siena ^43
giouanni battifta puccini iJS

giouanni battifta ricafolivefcotto ^6
giouanni battifta Soziini 193
giouanni battifta Strozzi Ì4.IS1

giouannifìlippo ctefeione itS

giouanni francefeo il bologna €1

giouanmfrancefco Caroto iji.184

giouanni francciio detto il Fattore,

pittore 14J
giouanni franeefeo ruftici

,
fculto-

re 11

giouanni feanccko vetraio, pitto-

re aoo
giouan gaalberto giocon^ loj

giouan Iacopo caraglio 303

giouan lione pittore 319

giouan maria pittore verooele ijf

ciouan matteo giberti.veicona

t37. 318.335

giouampiero baglioni

Cirolamo codignola 4I4. uff

girolamofantaci'ocelcultore 179,

giiolamo fiammingo 5oi-303L3I0.30J

girolamogenga U4-1&!

girolamo lombardoarchitettoTe laa

girolamo manzuoli pittore ^37

girolamo miniatoreveronefc 136

girolamo mofeiano da iireicia, pit-

tore 308

girolamo fermoneta 3^7,3^8.370

girolamo da 1 reuigipittOEC

Ì6l

gà^amoy£iia ^

Girolamo volpini

Giuliano di Baccio d'Agniolo
giuliano bugiardi ni

giuliano bugiardini pittore

giuliano (anta croce, (cultore

giuliano fan galli

perche fu detto s.Gallo

giuliano gondi

giuliano leno architettore

giuliano di maiano
giuliano de Medici

giuliano orefice sane/e

giuliano fcala

giuliano del ufTo

giuiio bonaibna bologncfè

giulio cardinale de’ Medici

giulio cefàre fcaligero

ginliocloriO'Coruatcojndaiatorc 473,

174.305
giulio Medici , & fua uigna a monte

malo 313

giallo miniatore 174
^lio fecondo,papa 57

quando fu fatto papa 5o. 71

mori 75.50.119

giulio papa terzo 3®

giulio romano pittore, & giouan

fraacefcoheredidiRa'&eilo di

Vxbiao
giiilio romano pittore 133.14^.

153

giulioromano 18.78.87.ltf3.301

giallo scali 105

giulio turini da pefeia io

Giufeppo saluiati dacaftel nuouo
dicarfàgnana 309

giufeppo ciucio 369
giufeppo mangiuoli veronefe 171
guardarobadelDucaColimo 14.43*

y7.78-itf4
guardaroba dèi Duca d’Vrbino 34tf

•guarlungo villa 114
guerre ciuili in Fiorenza

gi^liclmo marcialla 9©
gagUelmo marchelc di moafer-

guglielmo milane/è 35$
guido baldo

,
primo duca d'Vrbi-

no tf?

guido baldo, fecondo duca dT^-
bino

Gradoli luogo del cardinale

nelè
_

514'

grottefcKc, pcrd^&nocofinonù-
iajss

‘193

>81.145.

1!

37.43

34’tf

179

9.3S

I7 -tff

58

31

39.317

lo. 14

^44
itfy

117

30.8

Itfo.341



TAVOLA DEltE COSE
O

H
i'Huomo fi deue contentare di quel-

lo, che può 8(5

3

iacopoBarazio architettore 308

iacopo da carpi medico 83

iacopo del conte pittore

iacopo detto lacon, pittore 169

iacopofraccdefcruiteologo 105

iacopo fucari 318

iacopo melighinicomputifta I43

iacopo mclighino architettore 143. 312-

iacopo nardi 2.7^

aacopodapontornopittoze 86.154.

164.169.1z1

iacopo sanfouino fcultoie 111.151.157*

314,355

iacopo diiàndro pittnEC 257

•iacopo foranzo 187

lefuati di Verona 151

•Incendio in Venetia 14*147

Incfort Cardinale 178

Infiammati Accademki 385

lunoeentio da Imola, pittore 45. 114.

216

3nnocentio vili, papa 19
InuencioncdigcttareJeuoIte 51

inuentionediLoaenzodeMedici 157

inuentione dello fgraffiato 115

inuentionedi ftampedi rame con

l’ac(^ua forte 304
Snuettiui del vinci centra il pitccrc

delle.gratie 6

Jnuidia del Torrigiano alla uirtu del-

Buonaroto 35

Infolentiadellivngheri 48
Intagliaregioie d'incauo

,
dirilic-

uo 486

Ifchialfola'

luftiniano Iniperadoce 71

i.

lambert© Soaue, intagliatore di

ftampe 305

lapis amotica da imbrunire 91

lapis lazuii int;^liato i88

lauoraaticonilRofloafonteBleo au
lauori in frcfco,& quello che egli

•ècontiario *4

lauu Jjuiadaft 3^^

-Lelio Torelli dottore 4 ^
Leone papa terzo 76.8^

venne in Fiorenza i56.13t.176.353

nel fuo morire morfero molte buo
nearti jttf

leone d’Arezzo fciiltore 191
Leonello da carpi 75
Libcralepictore Veronelè 449
Libreriadclduomo di Siena 66
librerìa di s.Lorenzo liJ

Libro d’antichità di Roma,di Bal-

dailare da siena 141
Lionardo Cigno pittore 370
lionardo del Càocondo 153

•lionardodaPiftoiapitiore I47
lionardo del Tallo iil

lionardo da vinci 4.18.581.84.131

lodare troppo-fpellbnuoccpiu che’l

•biafimare 136

Lode del Duca Cefimo lOI

-lode di Lionardo da vinci n
'lode di Raffeello d’Vrbino 88

Lodouico Ariofto 180

lodouico BelUchinififico Aretino 94
lodouico Capponi 40.94*14^

lodouico Domenichi 306
lodouico da Parma
Loggia d’Agnolo Ghigi

lo^ia del Papa,Iungapi u di 4 oo.paC-

lì 30.146
loggia fu la pi.zz2a de’ Scrui 63
Lòggie papali 315

Lorenzo Borghinì 153

lorenzo lacopi 161

lotenzo Lotto, pittore

lorenzo de Med>.ci
,
il vecchio

141

51*57.

99.445-2-86

lorenzo NalìFiorentino 66
lorenzo Pucci Cardinale 76. 355

Lorenzetto fciiltore .83.133

Luca da Certon3,pittorc 69
-luca d’Olanda, fueopetc 198

liicaPcrini 308

luca pittore 149

Lucca città U7
Luciano Pallauidno 18

Luco monafte-ro in mugell(3 164

Lucretia Quiftella ddcontcCiemcn
té della Pietra 174

lucrctiaSaluiati 178

LuigiAnichiniferrareìè 49i

luigi Cornare 447j.69
luigi, & Girolamo Stoppi Veto-

nefi

luigi XonJ^ttOfià ***
•» Luci»



P I V N O
I acic Romano,pittore jtfS

M
Macello de iCorui
Madonna del Baracane,' iciBoIo-

gna
_

175

madonna delle Carcere in Prato 164
madonna dcU’Humilta, in Pifto.

T A B I L I.

Mafcheratadi Carnouale

Matteo Botti

matteo fculcotc loj,

Maturino pittore 138. 158

Mauro Lonichi abbate z6ff

Mazzati arciprete Veronete 174
Medaglie,chi prima introduffebuon

modo di fa rie i/j

Memoria d’Andrea del Sarto Icuata

madonna delle Lagrime, in Arez-

zo ao8

madonna di Lonigo 164
madonna di Loreto 441,

madonnadeirOrtoinVenetia 185

Maddalenadcili Oddi Éy

MaUèfine terra t54

Maniera milta di Rafiàel da V rbino,

da efièic imitata sS

Manno orefice Fiorentino 187

Mantouacuta 14^
inondò peril'Po- 335
mibelUu per arre di Giulio Ro-
mano 353

M'arc'Antonio Eoiognefe , intaglia-

tore di itampc a57.a55.3n.511,

marc'Antonio Caualca 135
marc’A ntonio della Totre Sfico 7
Marullo Mantouano

,
pittore 357. 370

Marchefe del Vailo 145
raarchefedi Vico 175
Matchione Baldafsini 314. 533
Marco Cahbrele, pittore aaS

marcodelNcro X05

marco da Rauenna,intagliatore 301

inarco da Siena,pittore 368

marco Vagioni ii

Marghcntad’Aufiria aa7.a37.a88

Maria Bufolina Romana 334
warignole villa 48
Marino Grimani cardinale 185

Marrotto AlbertinelU 35.37.iyo

mariTìitadaparma 151
martìlioFicinofiuftatura 105
marcino d’Anna 1S7

marcino Campagna,& CamaldoU
di Firenze 337

iDaTtinoEms,&fueoperc d’inta-

glio 305
martino Fiandreiè

martino papa V. jgg

malàccio pittore 35^
mafo Bofcoli,fcultore' to5
mafo Finiguerra Fiorentino t^4
mafo po rro Cortonole,pittore 3-3

MicheiAngelo Buonaroti ji. io.

31. 38. 53. 60. 64.. 73. 118. i8>. 188.

304.346
michcl’A ngclo tolie li protet tiene

di Sebaihano'Vcneiiano 341

inichel'Angelo Sanefe
,
tenitore- 178

Michele Maini
,
feukore 108

michele lan .Micheli i8. lys* 170
michele da fan Michele

,
architet-

tore 317

michele delN.ifàro ..186. i88

michele pittore. Fiammingo
,

305.343

michele di RidcLfo.picrore . 153;

Michclino 18S

Minerua, conuento in Ro-

ma 48.. 3J4-

Minij in libri da choro
, in monte.

OUueco i-J»-

miracolo del Sacramento dipinto

nei palazzo nel papa 73

mirandola, terra fordfsima 31

roilericordia, Conuento fuor di Bo-

logna ù
modana citta 18.148

modello del duomo di Carpi 141

modello della fabricadi s.Piero 141. 311

modello del palazzo d’Agoft. Ghigi 135

modello d'un palazzo al Re di l’otto

gallo II 8

modello d'un palazzo perii Re di

Napoli 57
modello di s.Piero

,
nuitato dopo la

mercedi Bramante 31

modello d’un Tempio a otto faccic 35

modello prefcncaco dal s. Callo al

RcdiFrancia 55

rooglicdiRaftacld'Vrbino 87

molta 34^.31^4

monaci di monc'Oliucto in Gcnoua 318
'

monache dclUcrocccca 151

mondragcncSpagnuolo 173

monete di papa Giulio il. & Leone z. 31

monte Cauallo 140
monte GiordanoinRonu 14^

monte lanicolo

monte



TAVOLA DELLE COSE
Monte Lione ch^in Calabria fio

Monte Lucij munifteroinPcra^

già J4<5

Monte Mario 7^
Monc’Oliueto di Cbiur. T2.

Mont'Oliuetodi Fiorenza 48
Mont’OlmetodiNapoli 2.71. 147*

179-2x5

Monte Pulciano 151

Mont’as-Souino I2t

Mont'Vghi villa 14^
Moro Duca di Milano aSd

Morte di Papa AleiTandrovu 'do

Mortedel Magnifico Lorenzo
vecchio fS

Morte di RafFaeld’Vrbino S7
Mofca da Setrignano fcultore 128*

51S

Mufco del Giouio 2^3

Murate monache in Fiorenza 127

Mudo Camillo dal Monte 122

JS

Nannocchiopittore id?

KarbonainFrancia 54^
KaCcita di RafTaei dTi-bino ‘6$
Nero da Stampatori,& d’Auorio

abbruciato.

Nicolo Antinofì id7

Niccolò Acciainoli, dottore

Niccolò Auanzi Veronefe zSS

Niccolò Capponi , morì.in Carfa^

gnana 109
Niccolò Grofsi detto Caparra top

Niccolò Mafiai daCefena y?
Niccolò de’ Medici da Verona
Niccolò Soggi

,
pittore 164

Niccolò ;Yenetiano riccamatoy

.re -jdo

Nobili per rordinario fono di mi/

glior ingegno
,
che i plebei 32

Noftra Donna delVinci 4
Noftra Dorma deJleLagrime.d’A/

rezzo 55

Notomia d’uno appiccato 110
Nouitiato di s.Marco 21. 40
Nozze del Duca Giuliano, dd
Duca Lorenzo 22^
Nantiata di Fiorenza 231

^uudaadiParma

Opera piu bella di Raffacl d’Vt'

bino 7Ì
Opere di Antonio da fan Gallo

vane 5x4

Opere d’architettura ìa Arez/
'

zo P?
Opere di Bramantcin Roma
Opere ddjaConcordia,6C della

Difcordia 22?
Opere di Enea Vico 307
Opere di Falconetto 269
Opere di Giorgione *4
Opere di Polidoro in Napoli 202
Opere del RofTo, fono ftampatc in • ^
Roma 503

Opere minute del Vcga
Opinioni firauaganti di Piero di

Collmo,pittore 2f
Orlando fiacco, pittore

Qruieto ci :vi taS.tzp.j i3

Ottauiano de’ Medici Alelfan/

dro fuo figliuolo 40.193.151.16j.34d

Ottauiano pittore 230

Ottauio Duca di Parma .ojS

P

PacCjdiicfainRoma 54*
PagoloEmilio Veronefe 290

Pagolo Gauazzuola, pittore i6d

Pigolo papa terzo
,
fa feguitarela

èfbricadi s.Pjero 134.143.286.519

pagolo llamufio 3;fS

pagoloRomano,fcultore 134

p.agolo da Terra RolTa 167.19^

pagolo da Verona ncamatore 4?
psgoloVccello,pittore Sd

pagolina Cappella

palazzo d’Andrea d’Oria 187

palazzo d’AgoftinoGhigi
,

palazzo de Bartolini i®®
palazzo a s.Biagio in Roma *5*

palazzo-de’Caffarclli .1

4

palazzode’Cornariinpadoua 2^9

palazzo de’ Fantucci- aM*
palaz-ro-di FarneièinRoma 32.^

palazzo di Gio.bat. dal Aquila ^
psdazzo di-s.Giorgi© ap.iJ?

palazzo de’ Gondi
.faiazzoalmoaceaSanrouino

salaza©



PIV notabili.
Palazzo delPapa

Palazzo di s.Picro in Vincoli yj
Palazzo del Principe d'Oria inGc
nona

Palazzo alla radica di mattoni

PalazzotnSauona
Palazzo in Trafteacre 7}

Palazzo dc’Tringhi inVdinc iS6

Palazzo delVcfcouo di Troia 82

Palladio architettore 272

Palermo città no
PalmaVenecianopittore 259

Papa di bronzo in Bologna di

PapaGiulio fecondo, quando fu

creato 29

PapainOruieto, fuggito di Ro^

ma 5^0

Papa Leone venne aFiorenza z66

Papi del Dominio Fiorentino • jid

PapoAltouici 209

Parma città 17

Parma,& Piacenza fortificate 517

Paftorino da Siena , pittore jf.

29?.

PauimentodelduomodiSiena jd?

Pauimento condotto da Fiorenza
aRoma 81

Pcllegrinoda Modana, pittore 19S.

Perdononc pittore 233.3^2

PerdononcjtcrranelFriuoli W
Perugia ci teà 94.320

Piazza Capranica 14^
Piarzadi fanta Maria Nouella if ^

PicrinodelV^ Sn9o.i4<5.i9ii287.

50y.5H-349.iyo
prefe donna ?yo

Piero Aftrologo Aretino t22-209.253-

202.33,-

PietroBembo z6^. ?44
Piero Carncfecchi toy

Piero diCofimo, pittore 20.ii.iyo

Piero della Francefca,pictorc tfp

Piero della Gatta abbacc,pi trote dp

Piero de’ Mafsimi 3^4
Pierode’Medici sbandito di Fio./

renza 43.y3y4
Piero Nauarra ?iy

Piero Perugino,pittore 4y, dy.81,

48.131

Piero Q,iùrmi,heremita 67

t»

Piero Ro(rdIi,fcultore

PieroSoderini, Gonfaloniere J.do.gj
PieroVettori

Piero da Volccn'a,pittore

Pkr Francefeo Borgherini

If7. 277
PierFrancefcodc'Medicr 127
Pier Francefeo daViterbo , archi^

tettore 317

Pier Luigi Farnefc 314
Pier Maria delle Pozze 3y

Pietro Pagolo Galeotto, orefi.^

ce 292
PieuediCortona 9t

Pigritiadipiiua 274
Pilotooreficc 3y5’

Pio Papa quarto 30

Piombo officio, dato aSebaftiano

Venetiano 3°^

PifarimeiTainlibertà do

Piftole diPlinio ricrouate 24^
Pittori

,
fcuUori

,
falegnami, facib

mentefifannoarchicetcori 279

pitturadi Lorenzo di Credi

Pittura di Giotto 3^^

Pittura d'vn fan Piero in prigio'

ne 74
Pittureaolioinmuro 3^^
Pitture fu la pietra 54^
Poeti honorano gl’huomim co’ io

ro ferirti i3o

Poggibonzi terra yS

PoggioaCaiano jfuomodello ytf.

6^, 220
Poggio Imperiale yS.do

Polidoro da Carauaggio St

vita 1^7.198,201.202

Politiano 24?
Pompeo Colonna Cardinale 83.t3d

Pontefulebarche, pcrralledio di

Pifa di

Ponce delia Pietra , inVerona 24?
PontcaSieucrifetto 132

Portoghefi loro chiefa inRoma 147
Pozzo in Oruieto molto commo^

do,& artificiofo ^
Praufilla monaca 175

Prefeo di f.Giocondo
, 249

ProperciadeRofsi 172

Propofta di Pierino del Vaga 3yd

ProfperoColoiiii3,colcampo a

Parma



P 1 V notabili.
5
Pirma i3t

jrofpcroFontan»,pittorc 117

•|>rorpcttiu3 d'«na Comedia 140
.prouerbio Tolcaao 344
^rottolo, pittore 170

QMrant’oKoimaginicelefti 3fi

Raffaello del Garbo, pittore j

raffiielio del colle dal borgo
,
pitto-

re l81.108.3aii.335

rafiàellodelgarbo 47-49
raffacllo da monte lupo 318. 368

raftaellodamontelupojfcultorc 117

raffacllo d’Vrbino do.ffi

vita 6'4.67.68.65.73.84.I43.155.3 oj

raffacllo d'vrbino imparò l’arcbirer--.

turadaBramantc

raf&ello d’Vrbino infegnò profpett-i

,ua a fra Bartolomeo 37
raffacllo d'vrbino forni vq «quadro di

fraBarrolomco -35

rafiello di Sandro, prete 358

Raimondo dalla Torre 154,174
Razzi^ianni ricchilsimj,& loro valore 83

R^ dijranciamandaper Andrea del

Sarto 158,155

tetranccrco di Francia ii

rcdiPollonia 305
te di Portogallo I18

refettòrio di Celtcllo 4

5

Reggio citta di Lombardia 13
Rcligiofità di fBartolomco,pittore 35
Ribelli di Fiorenza dipinti vitupero

famente t58
Riccio pittore, Sanefc 143
Ridolfo grillandaio 45.345
Rinuccio Farnefe JI4
RoccadiciuitacaftcIIani 55
rocca d'Hollia 138
tocca di Mcntefiafconi ^0.315
Rondinelle pittore i4z
Roflo Giugni
ÌS.0II0 pittore 204.t05.107.i08.t05.110,

213.308

Roteilaflupcndadcl Vinci
RotondaTempioin Roma

di Fiorenza 1^5^^uina del corridore di belvedere 30
di molte afe in Fioren.

67

4
117

Sacco di Roma tu.i4t.iot.t33.3*’*
Sagreltiadis.Lorenzo

fagreftianuouadiiànLorcnzo
iti

fagreftiadis.MariainOrgano
fagrcft.di s.Spirito in Fiorenza 55. u*
S.ala della Canccllaria di Roma dipia

*

tain 100. di

fala grande dei Configlio in Fioven

^ > 5.100.180
sala del Duca Cofimo lo 1. 101
fàlade Dugento
fala di s.warco di Venetia 101.281
fall del palazzo di milano 101
fàlade! caftello diNapoli lot
fala del poggio a Cauao Kyi
fala grande de i Re jgg
fila del Vaticano jot
Salai milanefe j
Sannazzaro poeta 14^
lati martino caftello di Napoli 108
fandrino del calzolaio, pittore 153
fanti fearpeiiino

fàntilidid.ilBorgo I50
sauignano vilkda prato

35
sauonarola predicatore 35.71
làrgiano conuento dc’zoccoli 35t
fcali chicfa in Verona 174
frale dei palazzo del Duca Cofimo 101.152
scaligero auttore 44^
fcalzofraccrnità

scaramuccia zingaro
5

schizzone pittóre ut
schuoladis.Marco in Venetia 140
scimiotto

,
onero bertuccione del

rollo pittore 105
scornofattoad Alfonfo Lombardo

da una gentil donna J77
scoto teologo 71
sdegno del Francia pittore no
sdegno tra michcI'AgnoIo

, & fra Ba-
ftianodalpiombo 347

sebaftiano della seta,pilàno 353
sebaftiano serbo Bolognefe 143.358
sedinone naca in Fircnzepcnl sauo-

narola 35
fegno da compagnia ipi
sepoltura di Baldaftar da pefcù 118

sepoltura de’ Biraghi 117
sepoltura del Cardinale forteguerri 134
sepoltura de’ Comari 270
rpoltura di don Pietro daTokdo

sepoh.di Leon x.5c Clemente vii. i3f
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jepoIcurade’Mincrbetcì 109

cpoUuradimonfìgticrdiFois ii7

sepoltura di l’apaCiirlio fecondo tfo.uS

sepoltura di Pier’ sodcmii IJ4

sepoltura de gli Strozzi . 109

serezzana

5CTUI conuentodi Botogra tt7

sejuiconuentoin Fiorenza I05

sferza aimeni 24
sgraffiato in punirà fua inuentione aij

sienacitta.&fuolìto I43

siluio cardinale di Corrona ' 91

fiiluio Colino scultore • .105

simone Botri 7$

simone Vcfpucci 117

simulacro d’un Lionedel Vinci béllifs. j

sinibaldo Caddi 190

ciaigha città in Spagna y4
«oionisba da Cremona 174
solo lauori le Tue opere, chi le ià fare,

volendone honorc
. 3^7

solofmeo fcultore iS$

spedale della vita in Bologna 176

spettacolo spauentefo filtro in Fio

senza za

spilimbergo camello iSij

spirito lànto muniflero in Fiorenza

staggio da Pietra santa, fcultore 191

staggio sailbji, pittore >a
staggio da Pietra santa, fcultore .363

stampe di Raffàcld’Vrbino 500
stampe di rame Z94
statua di Carlo V. 1^0

stanze nuoue nel pai. del Duca Colìmo 178

statua di papa Leone x. nella Minerua 119

sreccatacliiefàin Parma ' 117

stendardo del ca/lello di Fiorenz.i Zi5

Siena dipinta di Niccolò Piccino 5
storia di s.Giouajnbattifìancl corti-

le dello scalzo la
storia di latita M.iria di Loreto izi

strada Giulia, quando fu fatta 31

ftrumenco d'una Ura del Vinci bellifs. 5

iludiolOjO fcritioiedeiPucaCoiìmo ,35

Tabernacolo fui canto di via mozza 106

Tabernacolo a làa lob in Fiorenza 219

TabernacoloaTaddci •

Tabern-acoloalponteaRubacontc,
^5

Tabernacolo di T rcuertino in Roma
jjy

Taddeo Taddei • •

Tauola d’A ndrea del Sarto in s.GalJOv

tauolaiii arectri a marco del nero

tauola bizzarra del Rodo Z09
tauola di ciliare, c feuro in s.Lorenzo

taiioladif.^colcmeo.ch’andòia' ,1

'Francia 37
tauoiain s.Tob in Fijijrenra ti5

tauoUdelduomod’Vrbino in
jauol.ì m.andataallo ImperaJore %
tauola della traiìsfìgurattOac,.opeca ;

;diRaf?aeUq t 83
tafìo intagliatore ?

•' 353
Teatri,& Ampbiteatri is'y

TcdaldiloFOcappclk • £$
tcmpiodellamadonnainPiiloia 34
tempio deUaN.DoQna-dellACarccre' -• 58

tcmpjo,àmo/itePulciano >
•*' iJi

jcmpii.dua nellago diBolfesi- •' 311?

teologi ritraiti 7t

tcfiadipàpaClemenfedimarmo: 178

Tcrni-,&NaraiiÌi^|iOPiraiòro iainii /
-1

citiaantica

Tiberio Crifpo caftellano

Timoteo Giudi Vcronefe ^ 7t

Timoteo da Vrbino, pittore in. ni
Titiano pittore 139.177.1B7.30y.308.358-

Tofano Lombardmo 338

Tommafo Barlacchi .. ••• 307
Tommalc dei Caualiere Romano 17^
Tommafo Cambi. Fiorentino 14-7.215

Tom maio Laurati,pittore ‘ 347
Tommalò Paparélli,pittore 329-

Tommadi.Sertini zaj

Tominafodi Stephano 13»

Tordi.' Saraina Veroneiè Z2j

tornata de’ Medici m Fiorenza 5z
Torre.^orgiain Roma 53-85'

Toftigi.anofcultore Fiorentino jz 53U4
TorricnctondoinR.oma gl
TocodelNunriata, pittore 3^0
Tre Arrhecci alla fibnca di s.Picro jiy
Tribolo fcultnte 109.121.17^,31-8

Troppa diligenza nddipignere di Lo
icnzo di Cf&li ;

T. palazzo di Goiiz.-iga - -«o
Tabernacolo a marignoll. 2oy

Tabernacolo delle muiate 193 . .. V
Tabernacolo da Ors Michele m
Tabcr-Tacoio-fuoradi portaapinti J5S Valentia© 21

Tabcrnacpl-o nella Rotonda reiiauiato S7 Valerio Vicentino

Tabernaeoloa Rouezzaao 320 V^uerdcAnatomifta $09
Val-



PIV NOTABILI.
Vifift*^’Aironf5Lòfflbarc!i I7^
firallo 'M -

'
' 148

varie opinioni cSi' Btffé più AceUeri-

t'-Michel’AngcIO) o Raffaello dà-;

Vrbtno '

345
varij effetti, che fanno e benefici) nel-

le perfone 344
valìprcciofi in s.Lorenzo di Fiorenza a^o
rccelIiAa in Roma 139

vccelli ingannati per vna pittura ^6x\^^7l

vcrcelUcicta 148
verelcpittore 310

vergmioOrfinp 11

vernicefàdannoallepitture tjj

veiomododi ritrarre alli sforzati

Verona di litoiìmtle a Fiorenza 149
vetri, comelllauorino

Vetriatein Arezzo bellirsime 93
Vefi:cu3dod’Arezzo • 91.184
vefecuo di Tornai 174
vefeouo de’ Tornabuoni 208

v'èflalioAnatomifta 309

vectoriachiefàtn Verona 272

vgo da Carpi nuouo .intagliatore di

afampe, 79-303
vivenza citu i8s

vkdanatcrra I3i-137

vigna di madama già de’ Medici

Vincenzo Cac^ianknico

Vincenzo ìrcoìani

^incenzo da s.Gimignano,pittore
1

]y|nce'nzo de^Medici, vcrcncfc

yjncifuauitada i. infine a

Yjfèntinalfdlaacl Lago diBolfena
vitello fignore

vjterbo

yitruuio commentato

.

jjto di Piero di Coluno
^jjllèda Fano
^^[ta della (àia de’ pontefici

voi'e a botte di macigno in santo
jpirito

voli® getto, di fiucco

volt® del vefeouado d’Arezzo

Volterra citta

Zaccheria da Volterra,rculcore_

Zanfragninò'

Zanobi Bracci 16

Zanobi Girolami

Zanòbi poggini, pittore

Zeccha vecchia in Roma
Zelcntino

Zoccoli conucfltoia Parma

L ra9

24S

^9’
152.193

[317

iH
*7

ine.



DELLE VITE DB SCVLTORi
PITTORI, ET ARCHI-

T E T T O R I,

Chefino Ratida Cmahue in quii

,

SCRITTE DA M. GIORGIO VASARI
P1TTOR5ET Architetto Aretino.

Trimo Volumedella T'erzA Farte^ .

P R O E M I O.

Bramente- gYAndeau^umentofecero alle

ti della Architettura,Pittura,(^Scultura queìliec

celienti Maejìri,chemi habbìamo ^ejcrittifin qui,

nella Seconda Parte di quelleVilei Aggiu^enda.

alle cojè de‘primi , Re^ola^ Ordine-, Mijura-, Dijè^ :

gno,ò* Maniera}je non in tuttoperfetramente,ta

to altnancoyicino al l/eroiche i Ter\i.,di chi noi ra

pianeremo da.quiaue07U,poteronomediante quella

me,fòlleuarfi,^ codurfiallafommaperfessone,
douehabbìamo le cofc moderne di maggiorpredio ,

flSRpiucelebrate. Maperchepiuchiaroancòf^ficonojcalaquiditadelmizlioramen

tOyche cihanno fattoipredettiArtefci^nonfarà certofuori dipropofito dichiarare

inpocheparole i cinquea^mti,che10 nominai: Et dtfcorrer'ficcmtamente donde

fia nato quelyero buono-,chefuperato ilfecolaantico,fa ilmodernofigloriofo.Fu a-

dunque la rc^oU nella architettura}tlmodo delmifurare delle anticaglie, oljeruando

ìepiantede^ edifcij antichi,nelle opere moderneJdordinefu il diuidere tun Gene^

te dallaliroifi chetoccafeadogni corpo le membrafueiO^nonfi cambialepiu tra

loro ilDoricojo IomcQ.,ilCorintio-,^dTofcano :O" la mijùraju yniuerjale fineU

la A-rchitettura,come nella Scultura^fare t corpi dellefgureretti, dritti-, con le

membra organiii^atiparimente}& ilfimile nellapittura : lìdifegnoft lo Imitare il

piu bello della natura in tutte le figure, cojifcolpite, come dipinte-, la qualparte >;>-

ne dallo hauer la mano,0* l’ingegno , che raparti tutto quello, cbe'yedehcchio ili

ftlpianOyodifegnijCiinfufogli,QTauola.,oaltr6piano,giuàtfmo^apuntOi&cofi

di ribeuo nella Sculturaila maniera yennepoi lapiu belU-,dalthauere mefio in yjo

ilfrequente ritrarre le cojepiu bellei(^ da quelpiu belio 0 mam,o t£iìe,o corpi,

0

g/-
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hed^MgneAeìnfiemeì&fdremafi^ddttutte quelle belleis^tchepiufipoteud;

Ì^7netterldmyjhino^niof}erdpertuttelefi^re,cheperqHe{ìoftdice efjer bella

maniera.Quede cvfe non IhaueuafatteGiotto,ne que’primi Artefici, (e bene evU .

no-haueuanofcoperto iprincipìj di tutte quejìe difficoltà ; toccatele mfùperjicie j

come neldije^no,piu uero,che non erapmma,^piu fimile alla naturd^0* cofity-

nione de’ colori-^Ò* i componimenti dellefigure nellefìorie }& molte altre cojè^de le

qua(tàbajldn:i^slèra^ionato . Maf bene i fecondi a^omentayono ^andemente

à queHe arti tutte le coje dette difÒpra, ellenon eranoperò tantoperfette^ che ellef~

nifino di a^^iu^nere all'intero della perfes^ione. Mancandociancora nella redola,

yna licen\ia^che non effondo di redola,fofjeordinatanellare^ola ; &potefjèjìare

Jèn:^fare confufione, oguadare lordine . Ilquak haueua bifognodyna inuen^fp-

ne copiofa di tutte lecofe^0*dyna certa belle:^p;a continuata in ogniminima cojk^

che mofìraffe tuttoquellordine conpiuomamento.Nelfemifùre mancauayno ret-

topudi':i:;io-,chefen:i;a, chelefgureJ»finomijurate,hauefj€roinqu€llep‘ande:^:i^j

ch’ellepranfatte,yna gra:ìfa^ che eccedefje la mifura . Nel difógno non y’erano gli

eiìremi delfine fùo,perchefè bene e'faceuano yn braccio tondo^&*ynagamba di-

rittai»on era ricerca con mufcolicon quellafacilitàp‘a:poJà, dclce-, cheappari-

jce fraluedi,O' non yediicomefanno la carne,0* le cojè yiueiMa elle erano crude,

0forticaie,chefaceuadiffcolta agli occht,0dure-;i^ nella maniera.^llaqua-

le mancaua ynalegpadriaÀfarefuelte,0gra:ifoftiutelefgure^0mafmarne
re lefemmine^0 1putti conkmembra naturali, come agli huomini : ma ricoperte

di quelle 9rafìe:i;p^-,0 carnofità-,che nonfianogojfe-,come li naturali, ma arteficia

te daldijemo ,0 dalgiudi3;^io . Vi mancauanoancora la copia de' belli haliti , U
yarietà di tant^ bi-:^rrie, la yaghe:^^ de' colorida ymuerfità ne’ Cafamenti ;0
la lontanan:^'i0 yarietà ne*paefi :0auegna che molti.di lorocominciafino co-

meAndreaVevrocchio,Antoniodel PoIIàiuo{o,0molti altriptu mcd(rni,a cerca

re difare le lorafgurepiududiate,0 cheaapparifje dentro maggiordifegno s con

quella imita:^ionepiuftmiìe^0piu apunto alle cofcnaturakmonémenoe’ mn'Ve-

YA il tuttGancora,che cifufje l’ynaficurtapiu certa^ thè eglinoandauano 'muerfo il

buono;0 eh'ellefufsmoperòapprouate (ècondotoperidegltamkhi, comefyide

quando ilVerrocchio rifece le gambe,0 le braccia di marmo alMarfia di cafaMe
dici mfioreiK^^mancando loropHreynafine,0 yna esìremaperfet^onc ne'pie

di-j manijCapegli, barbe-, ancora che il tutto delle membra,fa accordato con tanti-

co,0 hdbbiaynacerta corrìffondern^giufia neiiemifùre. Che seelmo hauefìina

hamto quelle minugiede ijini,che fono laperfewione,0 ilfore deitarteì harel>-

bono haùuto ancorayna gagliarde^;^ rifoluta nell'opere loroi0nefarebbe confò-
guttdla ìe^tadria,0ynapulitett^a,0fòmma g-ateia^che non hebbono, ancora

cheyifiahflevtQ della diligen::i^ta.,chefon qucl!i-,chedAnnogh{ìremideit.arte,n€Ì-

ìehellefigurerò dirilieuo,o dipinte. Qp^Hitfine,0 quelcei-to che che ci mancaua-,

non lopoteuanómettere cefiprefìo matto,auuenga, che lojìudio infcchifceUma-

nHYA,quando'egh èprefòper terminare tfm,m queimodo.Benelo trouaranpoi do-

po
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f>o iorù^h akfi-f nèl "Veder cauiiyfuord di terra certe anticaglie , citateda Pimio ddle

fmfamofe'ilLacoonte/Mercede, ilTorjò ^o(Jo di BelVedere,cofi (a Venereja

'Clecpatrado.ydpolh^&'irdìmrealtrede^Hali nella lordolce:i;^,&' nelle lor'af^re^

coniermint camùfi,^canati dallemao^w belle:ì;js;e deluiuoscon certi antiche

non in tuttofiJìorcono-^wa Ci "Vanno in certepartimouendo-,&'fi mojìram cony^

'r,a^a^ofijhfnagra^ . Ètfurono cagione di ieaar "Via "Vna certa manieraJècca^

cruda, tavhente, cheper lo [huerchiojìudio haueuano lafciatam (juesla arte

Pietro della Franc€lca,La:^roV afari,^leJJo Baldoitmetti,Andrea dal Capanno,

PefeUo,Herc(Àc Ferrarefe-, Giouan Belimi, Cofimo Rojjelli, t^batedifan Clemen^

te,TtomemcoddGìnrlandaio, Sandro Botticello, Andrea Manteana, Filippo,^

'i.tka-Si^toreìloì I{juahpersfor2̂ rfi,cercauano fare bimpofhklede^arte con le

fatiche,& mafime ne^ltjcorti,^ nelle "Vedutejf>iacetioh:che fi come erano a loro

dureacondurle^ cof erano alfre a uederle . Et ancora, che la mar^ior parte

nò ben dijègnate,^fèns;;^ errori ,* "vi mancauapure "Vno Ipirho afipronie^^;^ ; che

noncifi'V!demai}t^')inid'dce\:i^ ne' colon Imita; che la cominciò ad l'ftre

nelle cojè (ùe ilFrancia Bo!(gnefe,C^ Pietro Perugino ; Et ipcpoh nel'VederU-,càr-‘

faro,come rhaftì a (^ueUa beile:^^ nuona,(^piu "Viua : Parendo loro afjoiutamen^

te,che e' nonfipatéfe (riamaifar meglio . Ma lo errore di cojìoro dimosIraronopoi

chiaramenteie opere di Lionardo daVtnci , d quale dandoprincipio a quella ter^

maniera^ che rioi Scoliamo chiamare la moderna •, olirà lagagliarde-s^p^, CT bra-

.

c/e/difgno, CS* oltra il coiraffare fottilifimamente tutte le mmu:i;ie della na

tura coft apunto , come ellefono > con buona reopla ; miglior ordine; retta mifura >

difgno perfetto, CdT diurna ,* abbondanufimo di copie
,

profondifhmò. di

,

firte ; dette "Veramenteallejùe .figure ilmoto
,
<&* ilfiato . Seguitò dopo lui ancora'

che alquanto lontano,Giorkone aa CajhlFranco ; lìqualesfumò léfuepitture^&
dette^na terribil' mouen^ia allefue cofe.yper "Vna certa ofeurità di ombre benem-
teje. Nemeno di cofìui diede allejùepitture far:;^,rili£ud',dolce:i:^, <&grana ne*.

.

colorifra Bartolomeo di San Marco : Mapiudi tutti il^a::i;iofifimo Raffaello da

Vrbino, il quale {indiando lefatiche de*Maestri "Vecchi, quelle de' modernnpre

fi da tutti li meglio ; fattone raccolta , arricchì l'arte della Pittura di quella in-

,

teraperfe^^ione^che hebbero anticamenteléfgure d'^pe!le,& diZeufi-, 0"piu,,

fefi
potefje dire,o mofìrare ['opere di quelli a qùejìo paragone . La onde la natura re

éìò uinta da i Juoi colon,0 {mucrone era in lui
fi

facile,0propriaqucùopuò gii*

dicare chi "Vede lefioriejùe , le quabfonofmih odiferini ; mostrandoci in quelle
tfi

trfmihi 0gli edifici

j

, cofi come nellegemi noQrah-,0frane, le cere^0gli ha-

biti, ficonS^che egli ha "Voluto : oltra il dono dellagranfia delle teJìefgiouani,'Vec-

chi,0femmine, rifiruando alle modejìe la modesìia, alle Ufeme la lajciuia ;0a.i

patti borai'Vi^ne’gliocchi-,0 horaigimchinelle attitudini . Et cofitfuoipan-

nipiegati,netroppolempbci-,nemtrigatiimacon"Vndguifa,chepaiono'Veri. Seguì.,

inrquejìamanieramapm dolce di colorito,0non tanta gagliardaAndrea delSar

toillqu^itfipiiodirejcftefufjeraro-jperchel’operelùefinofini^eirori. Nefipuo .

effrmere
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^^\y»inle}e])^idàriCiimeyiudcìtd, chefece neìle operejùe Antonio dd C^c^ìq
. ^f^tmdoLjàoi creili conynmodoy non di quella maniera fine, chefaceuanogh m.
nan^.'alm ^ch'-p-adif^ìdle ytaghente Jècca:ma d^na jHumofità morbidi,

che^jcorgeuano lefilanella facilità del farli , chefnenuano d’oro piu belli, che i

’j'im i / quali reflano yinti da i [itoi coloriti . ilfimile fece Francejco Ma::^^la Par-

migiano j ilqualem molteparti, digra:^a,&^ di ornamenti^ di bella maniera lo

auan:!^ : comefiìiede incoltepittureJùe , le quali ridano nel ‘Vifó,& fi corneali

occhi yegqvno yiuaci^imà^nente , cofifi feorge il batter de pò!fi, comepiupiacque

alfuopennello *Ma chiconfideveià topere dcliefacciatedt Polidoro,^ di Maturi-

m^yedrd lefigurefar qus gefti}. che tmpoféiienonpuòfare.i Jìupnà come e

fpofjà^n ragionare con la iw^ud eh'èfacile , ma ejfrimere colpennello le ternbi-

lifìtmc inuen'ì^omt mefé da loro in opera con tantapratica deflreii;^ ; rappre-

fentando i fatti de*Pamam,coinè e furonopropriamente. quanti ce nefonofla-

ti,che hanno dato yita alle lorofigure co i colori ne morti ì Come il Pofjo, Fra Seba-

fìiano,Giulio Romanc.,Perin deiVa^4. Perche de' ytui,cheperfe medefmi fon no

tifimi,non accade qui ragionare. Ma quello , che importa il tutto di quejìa Arte è

che l'hàno ridotta hcggitaìmiteperfetta.,^ facilep,efchtp^fiede ildifcgno, Ilmuen

:2;ione,et il colorito,cké-dóueprimà da qud nójiri Maefh-if facena yna tamia infei

namfoggi inyn'anno qjìi Maefìri nefanno ionefo indiihitatametefede-,<^

di yisìa-fé^ d’epa:'^ moltopiufi l'e^^i^nopmtejdì" pfette, che nofaceuanoprima

gli altri Maesìri di coto.Mà^Ìk,che^a i mortii&yuùporta lapalma-,et trafeede,

0* ricuopre tutti è il Dium&MichetAgn.Buon. ifpialno fola tien ilprincipato di

yna di qsìe arti,ma di tutte treinfeme.Co{ìuifuptra.,0yìnce nofoìameie tutti Co

forOydhàno quaft cheyintarla lanaturdima quelli £lesfifmofifs. antichi,chefi lo

datameiefuor domi dubbiokfiperarono:0 unicofi triofa di
q
gli,di qfi, et di lei:

No ima^inàdofi appena qda^cofa alcuna fifrana,et tato dtfjiciieich'e^li cola "V/V-

tudeldiumif.ingegno (ìiOimediàte l'mdujìria, il d!fgriof’arte,ilo-iudi:gÌo, et la ora»

\u.^diora lugana la trapafi.Et nòfolo ideila Pittura,0r!e’ colon, (òtto ilquat oene

refi c'oprUono tutte leforme,0 tutti i corpi rert!,0 non retti-pialpabi!!,0 impal»

pabni,yfbi:i,0 ndyifLiluma nell efrema rorodità ancora de’ corpi:0 co lapu

radeifuojcarpebo.,0 dellefatiche di cefi btlla^0 fruittfcrapiàtaJcn dijìefifa ta

ti ram:,0fihonoratiiche olire i'hauerpieno modo inf diffata foggia de’piùfa-

pornijrutti,chefanOj'-h.tno ancora dato Hitimo termine a qmsie tre nobilifS. arti

co ùta,0fi maraiiighofaperfei^oneiche benjipuò diye,0ficuraméte,!efie èia

tuem qualfiyogliapane di qutlìe.,efjerpiu belle afai^ihe tantiche.Conofidofi nel

mettere aparagone.,m}e.,man!,braccta,0piedi formati dad^'no.,0dalìalmiri

manerem qik eh cofutyn certofondameto p:u faldo.,yna irrai^dpm tteramete ora

ti;!ofa,ct'yna moltopiu afjoluta pfetrione^còdotra co yna cei'ta difEculra fi facile nel

lafua manuraxhe egli è Jpofiibile mai yeder meglio.llche medefimametefipue ere

dere delleJuepitture.Lequaiife p auumra cifufero di qilefamofijì.creche^o^oma

ne dapoterle ajrote a fròreparagonareiTaio rejiercbtono Jmaggior pregio,0p>fi
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hmordte ,• QuantO^pm dppdnjcom lejùe (cHÌtHrejùperiori À tutte le antiche . Md
Jè

tantofono da noi ammirati ^ue famofijìmi^cheprouocati con fi eccefiuipremifet

con tantafelicità, diedero “Vtfrf alle opere loro . Quanto douiamo noi ma^iormente

celebrare, mettere in cielo qucjii rarìfimi m^e^m^chc nonfoto fèn\d pretnij,ma

fnynapouertdmijèrahilefanno fruttifiprea^^ii Credafi&* affermifi adunque,

chefe in quello nofhrofecola,fujje la ^iufìa remunerazione, fijarebbonofen^a dié

hio cofèpiu^andi^^' molto migliori iche non fecero inaigli antichi . Ma lo hauere

a combatterepi» con lafame,che con la Fama, tien jòtterrati i miferi ingemminegli

lafcia (colpa,^ 'vergogna di chifòUeuare ^ìipotrebbe, non
fi

ne cura)farfi cono

Jcere.Et tanto baFìi a queiìopropofito, ejjendo tempo di horamai tornare a le

Vite; trattando dipintamente di tutu quegli , che hannofatto opere

celebrate^ in quejìa terza maniera ; Il principio della

quale fu Lionardo da Vinci. Dal quale

dpprejjo cominciere-

mo.

Il fine del Proemio.



VITA DI LIONARDO DA VINCI
PITTORE, ET SCVLTORE

Fiorentino.

r -.i
Randissimi Honi fi veggono piouerc da gli influlsì celefti,

nccorpihumanimoltevolccnaturalmente.’&lopra natura-

litaluolia ftraboccheuolmente accozzarfi mvn corpo fo!o,

virtù
;
in vnamaniera,che dovunque fi voi

gequel talejciafcunafuaazzioneèrantodiuinaichclafciando

fi dietro rutti gl’alcri hiiomini,manifeftamcntefi faconofcere,per cola (
co-

me eUaè)largiia da D i o,& non acquiftata per arte Humana. Qucfto lo vi*
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dero gli hitomini in Lionardo da Vinci,neiquale oltrala bellezza del corpo,

non lodata mai a baftanza,era la grazia piu che infinita in qualunque Tua az

zione;&: tanta,& fi fatta poi la virtù,chedouunqueranimo voilènellecofe

difficili,con facilità le rendeua afioluie. La forza in lui fu moltaj&r congiun-

ta con la dcftrezzai !’animo,e1 valore feinpreregio,& magnanimo * Et la fa

ma del fuo nome tanto s’allargò,che nó folo nel fuo tempo fu tenuto'in pre

gio, ma peruenne ancora molto piu ne’poftcri dopo la morte fua.

Veramente mirabile,& celefie fu Lionardo figliuolo di fer Piero da Vinci:

Et nella erudizione,& principi) delle lettere, harebbe fatto profitto grande,

fe egli non fufTe fiato tanto vario,&inftabile.PerciocheegIi fi mifea impara

re molte cofe,& cominciate poi Pabbandonaua. Ecco nell’abbaco egli in po

chi mefi,ch’e’v’atccfe,fece tanto acqiufto,che mouendo di continuo dubbi,

& diffitultà al maefiro,chegrinfegnaua,bene fpeflo lo confondeua . Dette

alquanto d’opera alla mufica,ma torto fi rifoltiè a imparare a fonare la Lira,

come quellojche da la natma haueua fpirito eleuatirsimo,&: pieno di leggia

dria.Onde fopra quella cintò diuinaraente airimprouifo.Nondimeno,berì

che egli a fi varie cofe atrendefle,non lafciò mai il difegnare, & il fare di rilie

uojcome cofcache gl’andauano afantafia piu d’alcun altra . Veduto quefto

fer Piero,& confiderato la eleuazione di quello ingegno,prefo vn giorno al

cuni de Tuoi difegni,gh portò ad Andrea delVerrochio,ch’era molto amico

luo,& lo pregò ftrettamente,chegli douefle direjfe Lionardo attendendo al

difegno,irebbe alcun profitto. Stupì Andrea nel veder il grandiffimo pria

cipio di Lionardo,& confortò ler Piero , che lo facefie attendere , onde egli

ordinò con Lionacdo,ch’e’douefIe andare a bottega di Andrea, fiche Lioa

nardo, fece volentieri oltre a modo.Et non iolo efercitò vna profeflìone, ma
tutte quelleoue il difegno fi interueniua: Et hauendo vno intelletto tanto|di

uino,& marauigliofojche eflendo boniffimo Geometra, non folo operò nel

la icultura facendo nella fuagiouanezzadi terra alcune tefte di femine, che

ridono,che vanno,formate per Parte di geflb,e parimente tefte di putti,che

pareuano vfciti di mano d’iin nààeftro. Ma neli’archi teteura ancora fe Jmolci

difegnicofidi piance,come d’altri edifizij,& fu il primo ancora, chegioua*

netto difeorefle fopra ilfiume d’Arno per metterlo in canale da Fifa , a Fio-

renza. Fece difegnidimuiini,gualchiere,&ordigni', che poteilìno andare

per forza d’acqua ;& perche la profeifione lua voIle,chefiifie la Pictura,fta-

diò aliai in ritrar di naturale,& qualche volta in far medaglie di figure di ter

ra,& adolTo ar^uellemetteua cenci molli interrati, e poi con patienza fi met
teua a ritrargli (opra a Certe tele fò'tcihTsìmedi renfajO di panni lini adopera-

ti,& gli lauoraua di nero,& bianco conjla punta del pennello , che era cofa

miracoIofa,come ancora ne fa fede alcuni,che ne ho di fua mano in fui no-

ftro libro de’dilegni -, oItré,che difegno in carta,con tanta diligenza,& fi be

ne; chein quelle finezze non è chi vi habbiaaggiuntomai, chen’holiovna

tefta di ftile,& chiaro (curo , che è diuina,& era in quello ingegno infufo tà

ta grazia da Dio^Sc vna demoftrationefi tet ribile accordaca^con l’intelletto,

& memoria,che Ioreruma,&: col difegno delle mani fapeua fi bene efprime*

re il fuo concetto ; che con i ragionamenti vinceua,& con le ragionijconfòò

deua ogni gagliardo ingegao.Ec ogni giorno faceua modcg!i,e difegni da po
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terefcaricafecon|fàcilità monti,& forargli perpafTaredavn pianoavn'altro

&per via di lieue,& di argani,Sedi vite moftrauapoterri alzare, e tirare pe-

li grandi,& modi da votar porti,& trombe da cauare dc’Iuoghi balsi,acque:

che quel ceruello mai reftaua di ghiribizzare,de’quali pcnfieri,&: fatiche fc-

nc vede Iparfi per l’arte noftra molti difegni -, & io n’ho vi ih aflai : oltre, che

perfe tempo fino a difegnare gruppi di corde fatti con ordine, eche da vii ca

pofeguifsi tuttoilreftofinoal’altro.tanto che s’empielsivn tondo,chefene

vedemiftarapavnodifiìcililHmo,e molto bello,& nel mezzo vi fono quelle

parole Ltonardus Vinci Accadcmidy &fraqueftimodegli, & difegni ve n'era

vno,colquale piu volte a molti Cittadini ingcgnoii, che allhora gouernaua-

no Fiorenza moftraua volere alzare il tempio di fan Giouanni di Fiorenza,c

fottometteruilc icalee,lenza ruinarlo,&: con fi forti ragioni lo perluadeua,

che pareua polIibiIe,quantunque ciafeuno poi,che e’ii era partito,conoicef

le per femedefimo,rimpolIìbilità di cotanta imprefa. Era tanto piaceuolc

nella conuerfazione,che tirauaa fe gl’animi delle genti. Et non hauendo c«

gli, fipuodir nulla,&pocoIauorando,del continuo tcnnelcruiion,&ca«

ualiijde’quali fi dilettò molto,& particularmcntedi tutti glalrri animali , i*

quali congrandilTirao amore,& pacienzagouernaua.^Et mollrollo,chefpe{

m pallando da i luoghi,doue fi vendeuano vccelli,di lua mano caiiandoli di

gabbia,& pagatogli a chi li vendeua,il prezzo,che n’era chiefto,ii lafciaua in

aria a volo,reftituendoIi la perduta libertà. La onde, volle la natura tanto fa

uorirlojchedouunquce’riuolfeil penfiero.il ceruello,& i’animo,moftrò ca

ta diuinità nelle cole fue,che nel dare la perfezzione, di prontezza, viuacirà,

bontade,vaghezza,&grazia,neiruno altro mai gli fu pari. Vedefi bene,che

Lionardo per l’intelligenza de l’arte cominciò molte cole,&: nclluna mai ne

finì,parendolijchela mano aggiiignere non potcìreallajpcrfczziontdtir ar

tene le cofe,che egli fi iraaginaua,conciofia, che fi formaua nell’ idea alcune

dificultàfottili,e tato marauigliole, che con le mani ancora,ch’cllcfuneroec

ceIIentiiIìme,non fi farebbono elprelle mai.Ec tanti furono i fuoi capricci,

chefilofofandodelecofenaturali,atteleaintenderela picpnetà delie et»

be,continuando,& ofieruando i! moto del ciclo, il corfo de la Luna,& gl’aii

damenn del Sole. Acconciolìi dunque,come è detto, per via di fcr Piero,

nella fua fanciullezza a l’arte con Andrea del Verrocchio. llqnaleficcendo

vna rauola,doue fan Giouanni battezzaua Chnfto, Lionardo Jauorò vn' aa

gelo,che teneua alcune velli
;
& benché fo Ile gionanerro,lo cond ulle di tal

nianiera,che molto meglio de le figure d’ Andrea Usua l’Angelo di Lionar-

do. Ilchefucagione,ch’Andreamaipiunon volle toccar^ colon,sdegnato

fi,chevn fanciullo ne fapefl'e piu di lui. Lifuallogaropervna portiera, che

fi haueaa fare in Fiandra d’oro,& di leca telluta,per mandare al Re di Por-

togallo,vn carrone d’Adamo,& d’Eu3,quando nel Patadifo terre-lire pecca

no .* doue col pennello fece Lionardo di chiaro,& fciiro lumeggiato di biac

ca vn prato di herbe infinite con alcuni animali,che in vero può dirli,che in

diligenza,^ naturalità al mondo diuino ingegno far non la polla fi limile.

Quiui è il fico oltra lo Icorcar de le foglie,& le vedute de rami.condotto con

tanto amore,che l’ingegno fi fmarilce lòlo a peniate,come vn’huomo polla

hauere tanta pacienza. Euui ancora vn palmizio,chc ha la rotódità de le ruo
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te de la palma lauorate con fi grande arte, e maraurgliofa, che altro, chela pa

tienzia,& l’ingegno di Lionardo non lo potcua fare . Ltquale opera altrin-x

tinon lìfeceiondéilcartoneèhoggitn Fiorenza nella feiicecafadel Magni

fico O ccauiano de Medici donatogli non ha mol to dal zio di Lionardo . Di-

cefi cheser Piero da Vinci ed'cndo alla villa fu ricercato domeflicatuenteda

vn fao contadino, ilqualed’un fico da lui -tagliato in fui podere, haueiia di

fuamano facto una rottila, chea Fiorenza gne ne facefledipignerejilcheegli

con tenessimo,fece,fendo molto pratico il villano nel pigliare vccelli,c ne le

pefcagioni,& feruendofi grandemente di lui set Piero a quelli efercizij . La

onde fattala condurre a Firenze, lenza altrimenti dire a Lionardo di chiei«

la fi fofTc.Io ricerco che egli ui dipigneflc fufo qualche cofa . lionardo arre-

ca tofi vn giorno tra le mani quella rotella,vcggendola torta,maI lauorata,6£

goffa la dirizzò col fuoco; &datalaa vn torniatore,dir02a, &gofFa,chc ella

era, la fece ridurre delicata.^ pari . Et appreflo ingeflatala , & acconciatala a

modo fuojcominciò a peniate quello, che ut fi potefle dipignere fu ; che ha-

«elTeàlpauentarechi le veniflc centra j rapprefehtando lo effetto ftefio,che

la tefta già di Medufà. portò dunque Lionardo per quello effetto ad vna Tua

fianza douc non entraua fc no egli lolo,Lucertole,Ramarri,GnIl!,rerpe,Far

falle, Locufte,Nortole,& altre ftranelpeziedi limili animali : Da la moltitu-

dine de quali variamente adattata infieme,’cauò vnoanimalaccio molto or«

ribile,5c fpauentofò y ilquale auueienaua con l’alito, & faceual’Ariadi fuo«

co .Et quello fece vfcired'una pietra fcura,& {pezzata, buffando veleno da

lagolaaperta,fuocodagl’occhi,&fumo dalnafo fi ftranamente, che pate-

na monftruofa , & horribile cofa affatto . Et penò tanto a farla, che in quel-

la ftanza era il morbo degli animali morti troppo crudele,ma nonlentito da

I,ionardo,per il grande amore che portauaaU’arte . Finita quella opera,che

piu non era ricerca,De dal villano ne dal padre,; Lionardo gh diire,clie ad o-

gni{uacomoditàmandaficperkrotella,che quanto alai era finita. Anda-
to dunque ser Fiero vna mattina a la flàza per la rotella; & picchiato alia por

ta, Lionardo gli aperfe dicendo, che afpettaffe un poco:& ritoriiatofi nella

ftanza acconciò la rotella al luraein sul leggio, òc afiettò la fineftra,che facef

fejlume abbacinato-poi Io fece,paftardentroa vederla. Ser Piero nel primo

afpetto non penfando alla cofalubiramente fi fcofle,non credendo che quel

la fofTc roteIla,ne manco dipinto quel figurato che e’ vi uedeua . Er roman-
do col palio adietro, Lionardo lo téne>dicendo,'quefta opera ferueper quel

checliaèiàtta; pigliatcladunque,& por tarda : che quello è il fine,chedcli’o

pere s’afpetta. Farle quella cofa piu che miracolofa a ser Piero v& lodò graa

dirsimamentcii capricciofo difcorfo di Lionardo : poi comperata taatamea

teda un mereiaio vn’akra rotella dipinta d'un cuore, trapalfato da vno fila-

le, la donò ai ^ iliano che ne li reftò obligato fempre mentre che e’ ville. Ap-
prello vendè ser Piero queliadi Lionardo lecretamenteia FiorcRza.acern

mercatanr;, cento ducati: Et in breiie ella perutnneale mani del Duca di

Milano vendutagli 500 ducati da detti mercatanti, fece poi Lionaido vna

N-Donnaio vnquadro,ch’eraapprctiò Pana Clemente v : i. Inolio eccelle

te. E fi-araltrecofc. che 11 erano krte, contrafece vna carafta piena d’acqua

coalcunificui dentro,doueoltrala marauigha della viuezza aueua imitato



LIONARDODAVII^CI
5

laragiadadeiracquafop-;!, fiche ellapareua piaviuacaelauiuez^a. AdAn
tonioSegrii (uoaandfsitnofecein fu unìogfjo nnNettuno condotto co(ì

d: ciifegao con uncadiiig'enzia, chce’pareuc del tutto viuo . Vedeuch il ma
rett-i-jitOi Cd il carro fuo tirato da’ caualli marini con Icfantaiìme,l'Orcbe,

odi ii.td, (Se alc'.ncttitedi Dei marini bellirsime- liquale difegno fu donata

ci:; Ft^L'iofljo tigiiuoloj M.Gioiunni Gaddi,con onefloEpi^ran-u-na*

Piiiaif Virgiìm Kt^tur-upy. Vinxit Homerus

Cum m.iris urAifoni ^irwAnfleilit equos.

Udite qu'Jm Uitss ilii-:sn ionjbexituterque

Vincimafl-ocultSìiurlqueuinàteos.

Venncgli fantafìa di dipignere in un quadro a olio vna tefta d’^una Meda
facon vna acconciatura in capo con vno agrupamentodifcrpelapiuftrana,

e ftrauagance inuentione ciiefi poiTa immaginare mai ; macome opera , che

portaua tempo, e come quali in teruiene in tutte le cefe Tue rimafe imperfet*

ta.quefta e frale colecccelicn ti nei palazzo del Duca Colìmo in fieme có vna

tefta d’uno Angelo che alza vn braccio in aria che feorta dalla {palla al gemi
to venendo inanzi, e Taltro ne va al petto có una mano,e cofa mirabile,che

quello ingegno.chehaucndodcfiderio di darefommo rilieiio alle cole, che

egli faceua andana tanto con lorobre feure atrouareifondi depiulcurijche

ceccaua neri, che ombrafsino, & fulsino piu feuri degl’altri neri per fare dei

chiaro mediante quegli fufsi piu Iucido:& infine riufdua quefio modo tanti^

tinto,che non vi rimanendo chiaro haueuonpiu forma di cole fatte per con

trafare vna nottejche vna finezza deijumc del di: ma tutto era per cercare di

dare maggiore rilieuo, di trouar i! fine,& la perfettione del’arte. Piacciagli

tanto quando egli y^deua certe tetre bizzarre, o con barbe, o có capegli degli

haomini naruraii che harebbe feguitato vno , che gli fulsi piaciuto vn gior-

no incero,&/elometteiia tal mente nella Idea, chepoiairiuatoacafalo di»

firgnatia comelèl’haueils hauaroprefente. diqucftafortefcne vedemolte

telte,iScrìirernine,edi mafchi,&n’hoiodi}egnatop''arechiedifua mano con

la penna nel nolfro libro de difègni tante voi te citato comefuquelladi aitic-

righo Yefpnccijch’è vna tefta di vecchio bellifsimadifegnata di carbone,&
parimenti quella di Scaramuccia Capitanode Zingani,chepoiM.Donaro

Valdanbnni d’Arezzo Cancnichodi s.Lorenzo lallatagh dal Giambullari

Cominciò vna tauola deila Adorazione da Magi, che ve fu molte cole belle

malsimedi tefte. Laquale^era in cala d’ Amerigo Beci dirimpetto alla log»

già de i PeruzzUaqualeancheelia rimafe imperfetta comcraltre colelua.

Auuenne,che morto Giouan Galeazzo Duca di Milano, 6: creato Lodoui*

co Sforza nel grado medelìmo l’anno 1494. Fu condotto aMilano^con

gran riputazione Lionardoal Daca,ilqualc molto fi dilettaua dclfuonojdc

la Iir3,perchelonafle : & Eionardo portò quello ftruraento, ch’egli haucua
di fua mano fabricato d’argento gran parte in forma d’un telchio di cauallo

cola bizzarra,&nuouaacc!oche l’armonia folle con maggior tuba, & piu lo

nera di voce ..La onde luperò tutti i mufici, che quiui erano concorfi a fona

re. Oltraciofu il migliore dicitore di rimearimprouifodel tempo fuo. Sé

tendo il Duca i ragionamenti tanto mirabili di Lionardo, talmstc s’innamo

xòdelefae YÌnùjche era cola incredibile. E pregatclogìi fece fare in pittu-
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ra vna taiiola d’aitar dentroui vna natiui tà che fu mandatajdal Duca a l’Im*

peratore . Fece ancora in Milano ne’ frati di s.Domenico a s. Maria dele Gra

zie vn cenacolo,cofa bellifsima, Se marauigliofa , & alle tefte de gli Apofroli

diede tanta maeftà,& bellezza i che quella del Chrifto lafciò imperfetta j nó

penlando poterle dare quella diuinità celefte, che a Timagine di Chrifto fi ri

chiede . Laquale opera rimanendo cofi per finita, c ftata da I Milanefi tenu-

ta del continuo in grandilsima venerazione ,& dagli altri forefticri ancora,

attefoche|Lionardofiimaginò|,& riufeiglidi efprimere quel fofpettojchc

era entrato ne gl’Apoftoli,di voler fapere chi tradiua il loro maeftro . Peril-

chefi vede nelviio di tutti loro l’amore,la paura,& lofilegno, o vero il dolo

re,di non potere intendere lo animo dijChnfto . Laqual cola non arrecami

no.r marauiglia,cheil conofeerfi allo incontro l’oftinazione , l’odio c’I tradi*

memo in Giudafenza che ogni minima parte dell’opera, moftra vna mcredi

bilediligezia. Auuenga che infino nella touaglia è contraffatto l’opera del

telfutOjd’una maniera che la renfa ftefta non moftra il vero meglio.

Dicefijché il priore di quel luogo follecitaua molto importunaméte Lio

nardojche finifsi l’opera 5
parendogli ftrano,veder talhora Lionardo ftarfi

vn mezzogiorno per volta attratto in confideratione,& harebbe voluto, co

mefeceuadell’opere,che zappauano ne l’horTo,che egli non hauefse mai fer

mo il peniiello.Etnon gli ballando quello, fe nedolle col Duca , & tanto lo

rinfocolò,chc fu coftretto a mandar per Lionardo , & deliramente follcci-

tarUropera^mollrando con buon’modo,che tutto faceua per l’importunità

del priore. Lionardo conofceiido l’ingegno di quel principe elTer acuto, e di

fcreco volfe(quel chenon hau.ea mai utto con quel priorejdilcorrere col Du
ca. Largamente lòpra di quello gli ragionò aliai dcl’acte,e lo fece capace,che

gringegnie!euati,talhor,che manco Iauorano,piu adoperano, cercando co

la mente Ì’inuenzioni,6c formandoli quelle perlèite idee, che poi elprirao*

no,& ritraggono le mani,da quelle già conceputenerintelletto. Et gli Ibg-

giunfe,che ancor gli mancaua due tette da fare,quella di Chrillo,deIlaquaie

non voleua cercare in terra : & non poteua tanto penlare,che nella imagina

zione,gIi parelTe poter conciperc quella bellezza>& celefte grazia.chedouet

teellerequelladeladiuinicàincarnataiGlimàcaua poi quella di Giuda,che
- anco gli mecreiia penfiero,non credendo poierfi iraaginare vna forma,da e*

fprimereil volto di colui,chedopo tanti benifizij riceuuti, haucfsi hauuto l’

animo fi fiero,che fi fufsi viloluto di tradir illuo fignore,e creator del mon-
do

:
purché di qftalèconda ne cercherebbe,ma che alla fine nó trouando me

gIio,n6 gli mancherebbe qila di qlpEiore,canto importuno,& indifcreto.

La qual cofa molle il Duca marauigliofamente a rilò,& dille, che egli hauea

mille ragioni.E cofi ilpoueropriorecófrilòairelealollecitar l’opera de l’or

ro,&ialciò ftar Lionardo.llqualefini bene la tefta del Giuda, che pare il ve

ro ritratto,del cradimcnto,& inhumanità. Quella di Chrifto rimafcjcoraeli

è detto,imperfetta.La nobiltà di quella pittura,!! per il componimento, fi p
ellere finita con vnamcomparabilediligenza,fecevenirvogliaa! RediFran
cia,di códurla nel Regno.’onde tentò p ogni via,fe ci fulìi fiato architetti,che

có crauate di legnami,e di ferri,rhauelllno potuta armar di maniera,che ella

fi folle condotta falua -, lènza confiderare alpefa,che vi fi filile potuta fare, ta

to
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tela defidcraua.Ma l’effer fatta nel muro , fece che /ua Maeftà Tene portò la

voglia} & elIafirimalea’Milancfi Neltnedefiroo Rcfettorio,méncre che

lauoraua il Cenacolo, nella tefta doue è vna pallìone, di maniera vecchia ri-

tralTe il detto Lodouico,con MalTìmilianofuo primo genito,e dali’alcrapar

te la Duchefla Beatrice,con Francefeo altro fuo figliuolo , che poi furono a-

menduc Duchi di Milano,chc fono ritratti diuinamen te. Mentre cheegli ac

tendeuaaqueftaopera,propofeal Ducafarevn cauailo di bronzo di mara-

uigliofagrandezza,pcr metterui in memoria Timaginedel Duca. Et tanto

grande lo cominci Ò5& tiufcì,che condur non fi potè mai. Ecci chi ha hauu-

toopinione{come fon varij,& molte volte per inuidia maligni, i giudizi] ha
mani}che Lionardo(come deilaltre lue cofe) Io cominciafle

,
perchenon fi

finifse; perche eflendo di tanta grandezzain volerlo gettar d’un pezzo vi fi

vedetta diftìcuUà incredibile,e fi potrebbe anco credere,che dall’effettoimol

ti habbin fatto quello giudizio
3
poiché delle cofe fue ne fon molte rimafeim

perfette. Ma per il vero fi può credere, che l’animo fuo grandillìmo, & eccel

Jentiffimo per efier troppo volontarofò fulTe impedito,& che il voler cerca*

le Tempre eccellenza fopra eccellenza,& perfezzione fopra pfezzione ne fuf

lècagione,ralcheroprafufreritardatadaldefio,comedifIeiJ noftro Petrar*

ca j &nel vero quelli,che veddono il modeÌlo,che Lionar.fece di terragran

dcjgiudicano non hauer mai viflo piu bella cofa,nepiufuperba;ilqualedu-

rò fino,che i Francefi vennono a Milano con Lodouico Re di Francia,che lo

fpczzarono tutto. Enne anche smarrito vn modello piccolo di cera,ch’cra te

nuto pfettOjinfieme co vn libro di Notomia di cauagh fatta da lui per fuo Ila

dio.Aitefe dipoi,ma con maggior cura alla notomia degli huomini , aiutato

-&.fcambie.uolmente aiutando in quello M.Marc’antonio delia Torrejeccel

ientefiìofofojchc allhora leggeuain Pauia.& fcriueua-di quella materia , 8c

fu de’pnmi{comc odo dire)che cominciò a illullrare con la dottrina di Gale

no,le cole di mediciua,& a dar vera luce alla notomia: fino a quel tempo in=

uolta in molte,& grandillìme tenebre d'ignoranza. & in quello fi feruì ma
rauigliofamente dell’ingegno,opera,& mano di Lionardo,che ne fece vn li*

bro difegnato di matita roira,6c tratteggiato di penna,che egli di fua mano
scorticò,&: ritralTe con grandilfima diligenza douc egli fece tuttele ofiacure

& aqucllecongiunfe poi con ordine tutti i nerui,& coperfedi mulcoli i pri

mi appiccati all’olTojet i secondi,che tengono il termo,& i terzi,che muoua-
no,& in quegli a parte per parte di brutti caratteri fcrilTe lectere>che fono fu

te con lamano mancina a rouelcio,&r chi non ha pratica a leggere non l’in-

tcnde,perchenon fileggono,lenon con lolpecchio.Di quelle cactejdella no
tomiadegrhuominin’ègran parte nelle mani di M. Frane, da Melzo, gentil

huomoMilaneCcjche nel tempo di Lionardo era beliifiìmo fanciullo, emoU
to amato dalui, coli come hoggi è bello, &: gentile vecchio, che le ha ca-

re,& tiene,cpme per rellquietal carte infieme con il ritratto della felice me*
moria di Lionardoj&chilegge quegli Icricci.par inipofiìbiIe,chequel diuie

nofpiritohabbicofiben ragionato deli’arcc,&.c{enHilcò|i,&nerui, & ve-

nei&coivtantadili^nzad’ogni colà.Coine anche fbnp nelle mani di .

, . PiitorMilanelé alcuni lcritridrLionàr<k),piir di caratteri feri tri con la

mancina a rouefciojchc trattano della piEtura,5c d'e’modi del dilegno,e colo

lire.
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rire; co fluì non è molto,che venne a Fiorenza a vedermi, dcndcrr.r.do itam

par quefta opera ; & la condulTc a Roma per dargli elico.tie (o poi,che di cio

fiafcguito.Ecper tornare alle opere di Lionardo. Venne al fuo tempo in Mi

lanoil Redi Francia,onde pregato Lionardo di far qualthecofa bizatra.fece

vnIione>che camino parecchi palli, pois’aperleil petto, Scmoflro tutto pien

digigli.Prefein Milano Salai Milanefe,per fuo creato, ilqiialera vaghilllmo

digra2Ìa,&dibellezza,hauendobegli capegli,ricci, & inanellati, de’ quali

Lionardo fi dilettò molto
; a lui infegnò molte cofe deirarce, de certi lauo

ti,che in Milano fi dicono eflere di Salai,furono ritocchi da lionardo.

Ritornò a Fioreiiza,doue troiiò,che i frati de’Serui haueuano alloggato aFi

lippinol’opere della tauola deli’altar maggiore della Nur.ziara
;
per il che fu

detto da LÌonardo,che volentieri haurebbe&ctaviia fimi! cofa òndeFilip»

pino intefociò,come gentil perfona,ch’egli cra,renecolfcgiù ;& i frati per*

che lionardo la dipignefle fé lo colferoin cara,facendo le fpefe a iui,& a tutta

lafuatamiglia.Etcofiluennein pratica lungo tempo,ne mai cominciò nul-

la. Finalmencefecevn cartone dentrouivna noftra Dona,&vnaS. Anna,con
vnChriftoj laquale non pure fece marauigUare tutti gl’ artefici; ma finita

,

ch’ella fu,nella ftanza durarono duegiorni d’andare a vederla gl’ huomini.

Se le donne,! giouan.i,& i vecchi, come fi và a le fede folennijper veder le ma
rauigliedi Lionardo,che fecero ftupire tutto quel popolo . Perche fi vedeua

iielvifo di quella noftra donna,tutto queI!o,chedilemplice, edibdlo,puo

con femplic: tà,& bellezza dare grazia a vna madre di Chrifto : volendo mo-
fìrarcquella niodeftia,^: quella htimil tà, che in vna vergine contentiftima

d'allegrezza del vedere la bellezza del ilio figìiuo!o,che con tenerezza fofte*

neuain grembo 5 & mentre che ella co honeftifiimaguardatura abalTo feor

geua vn S.Giouanni piccol fanciullo,che fi andaua traftullando con vn pcco

lino ; non lenza vn ghigno d’una s. Anna,che colma di letizia, vedeua la fua

progenie terrena elferdiuenuta celefte. Confiderazioniveramentedalloin

tel!c*tto,& ingegno di Lionardo. Qiiefto cartone, come difetto fi dirà,andò

poi in Francia. RirrallelaGineurad’AmerigoBencicofabeliiinma; &ab*
bàdonò il lauoro a‘frati,iquali lo ritornarono a Filippino,ilquaIe foprauenu

10 egli ancora dalla morte non lo po tcfinirc.Prefe Lionardo a fare per Fran-

cefeo del Giocondo il ritratto di Mona Lifa fua moglie ; Se quattro anni pe

natouilo lafciòimperfettOjlaqualeoperahoggiè apptcftoil Re Francefeo

di Ftanciain Fontanableo.NcIlaqualtcftachi voleua veder quanto l’arte po

tede imitar la natura,agcuolmcntc fi poteuacomprendere,perche quiuj era

no contcafatte tutte le minuzie , che fi poftbno con fòtrigliezza dipignere.

Auuenga,cheg!i occhi haueuano que’luftri,& quelle acqui trine,che di có-

tinuo fi veggono nel viuo : & intorno a efsi erano tutti que’rofìigni JiuidijC

i peli,che non fenza grandiffima fotcigliczza fi poftono fare. Le ciglia per ha -

uerui fatto il modo del nafeere i peli nella carne,doue piu folti , & douepio

radi,& girare fecondo i pori della carne,non poteuano eflere piu naturali.

11 nafo con tutte quelle belle apci ture,roftette. Se cenere lì vedeua eflere vi-

uo.La bocca con quella fua sfenditura cÓ le fùe fini vnitc dal roflò della boC

cacon l’incarn azione del vifo,che non colori,ma carne pareua veramente.

KelU fontanella della golajcbi intenuillmamentelaguardaiia,vedeua batte
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feipoJfi:& nel vero fipuó dire che quefta fufsi dipinta d’una maniera,da fàc

tremare,& temere ogni gagliardo artefice,& fia qual fi vuole:viouui ancora

quefta arte, che cficndo M.Lifa belldsima, ceneua mentre, chela ricracua,

chi lonaireocantaire,|& di continuo buffoni, che lafaccfsino ftare allegra j

perleuarviaqlmalinconico,chefuo!dar fpeffo la pittura a’ rt tratti che fi fan

no. Et in quello di Lionardo vi era vn ghigno tanto piaceuoleche era cefi

piudmÌQa,chebumana a vederlo,& era tenuta cofa marauigliofa,pernon

eflerc il vino altrimenti.

Perla ecceilenziadunquedelle opere di queftodiuinifsimo artefice, era tati

tocrefciutala fàmafua, che tutte le pfoneche^fidilettauano de l’arte, anzi la

ftefla citcàlteraintera difideraua,ch’egli le lafciafle qualche memoria c ragio

nauafi per tutto,di fargli fare qualche opera notabile,5c grande, donde il pu

bIicofufleornatOj& onorato di tanto ingegno,Jgrazia,&giudizio‘, quanto

nellecofedi Lionardoficonofceua. Et tra il gonfalonieri, & i cittadini gra*

di fi praticò,che effendofi fatta di nuouola gran fala del configliojl’architct

tura deilaquale, fu ordinata col giudi tio, & configlio fuo di Giuliano s.GaN

Io,&diSimónePoIlaiuoiidettochronaca: &di Michelagnolo Buonarro-

ti,& Baccio d’Agnolo
(
come a fuoi luoghi piu diftinramen te fi raggionera )

iaquale finita con grande preftezzafu per decreto publico .ordinato, chea

lionardo fiifsi dato a^dipignere qualche opera bella ;& cofi da Piero Soderi-

ni Gonfaloniere allora di giuftizia,gli fu allogata la detta fiala . Perilche volc

dola condurre Lionardo , cominciò vn cartone alla fiala del Papa luogo in s.

MariaNouella,dentrouilaftoria di Niccolò Piccinino Capitanodcl Duca
Filippo di Miiano,nelqualedifcgnòvn groppo di caua!li,checombatteuano

vna bandiera, cofia che eccellentifsima, & di gran magifteriofu tenuta perle

mirabilifiime confiderazioni , che egli hebbe nel far quella fuga . Perciò». he

in ella non fi conofice menolarabbia,lofideeno,& la vendetta negli huomi»
ni,chene’cauaili;tra quali due intrecciati'ficon legambe dinanzi non fan*

no mcn guerra coi dea ci,chefii faccia chi gli caualca nel combatreredettaba

diera,doueapiccato lemani vn foldaco,con la forza delle fpallc,men tre mec

teli canallo in fuga,riuo! to egli con la perfbna,agrappato l’afte dello ftédar-

do.perfgufciarlo per fòrza delle mani di quattro, chedue lo difendono con

viia mano per vnOj&I’altrain aria con le fpade tentano di tagliar Taftetmc-

tre,chevnfioldato vecchio con vn berretton rofio.gridando tiene vna mano
nell’afta,&con l’altra inalberato vna ftorta,mena con (lizza vn colpo, perra

^gliar tutte adue lemani a coloro,checon forza digrignando i denti, tentano

conficrilsima attitudine, didifendere la loro bandiera; ohra che in terra fra

legambe de’cauagli v’èduafigurein;ifcorto,checombattendoinfieme, me»
trevnoin terra ha fopravno fbldato, chealzaco il braccio quanto può, con
quellaforzamaggioregli mette alla gola il pugnale, perfinirg!ilavica:&ql

lo altro con legambe, & con le braccia sbattuto, fa ciò che egli può per non
volcrclamorce.Ne fi può ciprimere il difcgno,che LionardoTece negli habi

ti de’fioldari variatamente variati da lui : fimilei cfmieri,& gli altri ornamen
tijfenzalaraacflriaincrcdibilejchc eglimoflrò nelle forme, clineamenti

de’ cau3gli;i quali Lionardo meglio eh.'altro macflrofcce,di brauura,di mu
fcoli,&digarbatabellezza.j Dicefichcpcr difegnarcildetto carronefecc



i* T E H Z A P A.R V E :

'

vno èdiSzio arfificiofsimocheftringendolos’alzaua; & allargancforois!»^

baflaua. Etimaginandofi di volere aoho colorire,in muro, fece vnacompo-j

fizioncd’unamiftura fi grolTa, per lo incollato del muro: che continuando-,

a dipignere 111 detta {ala,cominciò a colarci di maniera, che in hreue tempo,

abbandonò quella vedendola guaftave.Haiicua Lionardo grandirsimo ani-

mo,& in ogni uiaazz'oneeragenetolilsimo. Dicefii che andando al banco-*

per la prouilione, ch’ogni mere da l^iero Sederini foleua pigliare: il cafsicre

gii uolfe dare certi cartocci di quattrini :& egli non. li volfe pigliare; rifpon^

dendogli:ionon ronoDipiiuOredaquattrini. Ellendoincolpatod’ayer

giuntato, da Piero Sederini tu mormorato contradilui; perche Lionardo

Fece tanto con gli amici Tuoi , che ragunò i danari , & portolli per rifti cuire;

ma Pietro non li volle accettare . A ndò a Roma col Duca Giuliano de’ Medi»

ci nella creazione di Papa Leone, che attendeua mohoacofe Fiiorofiche,&

marsimainenteallaalchimia,doueformandovnapaftadivnacera,mentr^

checaminauafaceua animali {ottilifsimi pieni di vento, ne i qualifoffìando

,

gli faceua volare per l’aria: ma ceiTando il vento,cadeuano interra. Fermò

in vnramatro,trouaiodal Vignaruolo di Beluedere,ilqaale erabizzarifsie

mojdi fcaglie di altri ramarri {corticate ali adofTo con miftura d’argenti viuù

chenel moucriì quando caminaua tremauano i di fattoli gl’occhi,corna. Se

barba,doraefticatolo, & tenendolo in vna {catola, tutti gli amici , a i quali Io

mo{lraua,per paura faceua fuggire . Vfaua Tpefiofar minutamente digrafia*

re,& purgare le budella d’un callrato. & talmentevenir {ertili j chefilareb

bono tenuto in palma dimanojEhaueuameiToinvn’alrra ftanzavnpaio

di mantici da fabbro, a i quali metteua vn capo delle dette budelia , Se gonfi

andole neriempieualaflranzajlaqualceragrandifsimajdouebifognauajche

lì recafle in vn canto chi v’erajroollrando quelle trarparenti,&; piene di ven-

tOjdal tenere poco luogo in principio,efiervenutea occuparne molto, agua

gliandolealla virtù. Fece infinite di quelle pazzie j & attefealU fpecchi

tentò modi flranifsimi nel cercare oli] per dipignere,&: vernice per mantenc

rePopere fitte. Fece in quello tempo per M.Baldafiarri Tuvini da Pefeia che

era Datario di Leone:vn quadretto di vna N.Donna eoi figliuolo in brac-

cio con infinita diligen ria, Scarte. Mao fia per colpa di chiloingefsò, opur
per quelle fue tan te,& capricciofe miflure delle me{Hche,& de colori, èhog
gi molto giiafto- £ in vn’altro quadretto ricraiTe vn fanci alletto , che c bello

&: gcatioloa marauiglia,che oggi fono tutti e due in Pefeia apprefiba m.gìu-

iio Turini. Dicefi.cheefiendogliallogatovnaoperadal Papa, lubitoco*

minciòa ftillareolij, & erbe per far la vernice; perche fu detto da Papa Leo,

cime cofloi non è per fivnu!la,da che comincia a penfare alla fine innanzi il

principio deiroper.a. Era {degno grandilsimofi-a Michele Agnolo Buona*

ioti & lui
:
perilche partì di Fiorenza Mxhelagnolc per la concorrenza, con

la firufa del ouca Giuliano, efiendo chiamato dal Papa per lajlacciata di s.Ló-

lenzo. Lionardoinrendendociopartìj&andòin Francia,doueilRc hauen

do hauuro opere fue>gli era molto affezzionato : & defidcraua che’ colo: ifie

il cartoneddlas.Anna: ma egli {econdoil{uocollurae,lo tenne gran cem*

potn parole, Finalmenteveniuo^vecchjOjfttttemoitimefi ammalato;& ve-*

deadaù vicino alla mar le.fi volle diligencemente informare de le cole caco
‘ licbe.
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!iche,& della via buona, Tanta religione Chriftiana, e poi c6 molti piami

,

Ccjnfeflo,& contrito, Te benee’nonpoteua reggerli m piedi; foftenendofi

nelle braccia di Tuoi amici .^ferui, volfediuotamenre pigliarci! fantiisimo

Sacramento fuor de! letto. Sopragiunieli il Re, che/pfllò,& amoreuolméte

io folcua vificare; perilche egli per riuerenza rizzatoli a federe fui Ietto, cons

tando il mal Tuo,& gli accidenti di Quello moftrauatuttauia quanto aueaof-

fcfo Dio>& gh hiiomini del mondo ; non hauendo operato nell’arte, come fi

conueniua. Onde gli venne vn parofifmo mefiaggiero della morte. Feria»

qua! cola rizzatoli il Ke, & prefoli la tefta per aiutarlo , & porgerli feuore,

accio che il male lo allegerifici Iolpiritofuo,chediuinilsimoera,cono(ccn*

do non potere hauere maggiore honorejlpirò in braccio a quel Re, nella età

Tua d’anni 75. Dolfe la perdita di Lionardofuordimodoa tutti quegii,chc

rhaueuano conofciuco jperche mai non fu perfona, che tanto facefle hono-

realia pittura. Egli con lofplendordeirariafua,chebel!ilsimaera,rairerena

ua ogni animo mefto:.&con le parole volgeuaal fi, cal no ogni indurata in

tenzione: Egli con le forze Tue ritencua ogni violenta furia: & con la delira

torceuavn ferro d’una campanella di murag'ia. & vn ferrod) caualIo,conic

fc’fulTe piombo. Con la liberalità (uaracc'jglieua,&: pafceua ogni amico po

Tiero,& ricco; pur che egli hauefle ingegno,& virtù

.

Ornaua, &honorauacon ogni azzionequalfivogIiadilònor3ta,&fpòglia-

taftàzarr-erilchehebbc veramenteFiorcnzagranciifsimo dono nel naicere

di Lionardo;& perdita piu cheinfinita nella Tua morte. Nell’ artedella pie

tura aggiunfe coHui alla maniera del coJoiiread oiio,vna certa olcurità ; dó

de hanno dato! moderni,gran forza.&rilieuo alle loro figure. Et nella fta

tuana fece pruoue nelle tre figure di bronzo chefono lòpralaportadis.Gio

uanni da la parte di tramontana fatte daciouan Francclco Rullici, maordi-

nateco’l Configlio di Lionardo; Lequalifonoi! piu bel getto>&didifegno,

& di pcjf-Zzione,che modernamente lì fia ancor villo. PaLionardohabbia

mokNotoraiade’caualii: &quelladeglihuornini aliai piu perfetta. Laon
de per rame parti Tue fi diuine, ancora che molto piu operalle con Ir parole,

che co’fatri,!! uomc,& Infama Tua, non fi Ipegnerannogfafnai. Pcrilchefu

detto in lode luada M.Giouanbatilla Strozzi coli #

Vinceco^lM pur foto

Titnialtri: vumc<Vìdu.(^uinceApdk:

'Et tutto il lor Mttonofojìuolo.

Fudilcepolo di Lionardo Giouanantonìo BoItralHoMilancfe perlòna

molto pratica,& intendente, che l'anno 1500 dipinlein nella chiefa della mì

(encotdia fiiordiBoIogniain vni tauolaaoiiocongran diligcziaia nollra

Donna col figliuolo in braccio, s.Giouanni Bari Ha, &: s.Baftiaao ignudo, eil

padronechelafe Tire ri tratto di naturalcginochioni,opera veramente bel»

la Se in quella fcrille il nome Tuo c leficr dilcepolo di Lionardo.Coftui ha fàc

to,a!!re, opere, & a Milano, &altroue: ma balli haucr qui nominata quella

cheèla migliore. Et coli Marco Vggioni,chein S.Maria della Pace, fece il

tranfico di N. Donna,& le nozze di'Canagahleè.

h z



OlORGIONS DA CASTEIFRAN CO
‘ PITTORE VINIZIANO

(^iorgioneda CaftelFranco Fittor Vintliano.

E medefimitempìjcheFiorenzaacquiftaaataniafam^jperr©-B[

pere di Lionardo,arr€cò non piccolo ornamento a Vinezia,la

I
virtu,&: eccellenza un iuo cittadino , il quale di gran ioga paf

1 so i Bellini,daloro tenutiin tanto pregio , & qualunque altro

finoaqucl tempohauefle inquella città dipinto. C^efti io

Giorgio,che in Caftel Franco in lui Treuifano nacque l’anno 1478. eflen-

do Doge Giouan Mozcnigo,fratei del Doge Piero,dailefattczze della pcrlb

na,& da la grandezza de Panimo,chiainato poi col tempo,Giorgione.llqua

ÌCjquanmnqueegli tulle nato d’humiliirima ftirpe,non fu però iènon gen-

«Icj&dibuonicoftumiin tutta Tua vita. Fu allenato in Vinegia, & dileitot

fi coDiinouamentc de le cole d’Amote,& piacqucli il iuono del Li uto mira

bilmen
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bil«cntefetanto,cheeglifonaua,&cantauaneiruot«tipo taftto<Ijumaraé

te,che egli era fpeflo per quello adoperatoadiuerremufiche, &ragunatc di

pcrronenobili.Attc/e al dilegno,& lo guftò grandemente 5 e in quello la na

rara Io fauori fi forte,che egli in namoratofi delle coic belle di 1 ei non volcua:

mettere inopera cofa,che egli dal vitto,non ritraelIe.Et tanto le fu fuggetto,

& tanto andò imitandola : che non lolo egli acquiftò nome d’haucr pafiato

Gentile,& Giouannì Beliini>ma di competere con coloro , che lauorauano

in Tofcana,& erano Autori della maniera moderna.HaueuavedutOjGior*

rione,alcune cofe di mano di Lionardo,molto fumeggiate,&cacciate,come

« c detto, terribilmente di fcuro.E quefta maniera gli piacque tanto,che me
tre vide fempreandòdietroaquellar& nel colorito a olio la imitò grande*

mente.Coftui guftando il buono de l’operare,andauafcegliendo di mettere

in opera Tempre del piu bello,& del piu vario,chc e trouaua.Diedegli la na-

tura tanto benigno ìpiri to,che egli nel colorito a olio,& a trefcofece alcune

viuezze,& altre cofe morbide,&vnite,& sfumate talmente negli fcuri, che

fu cagione,chemolti di quegli,che erano allhora eccellenti,confefiafiino lui

efler nato per metter lofpirito ne le figure,& per contraffar la ffefchezza de

la carne viua,piu che neiruno,chedipigneire,non iolo in Vcnezia,ma p tur*

to.Lauorò in Venezia nel Tuo principio molti quadri di noftre Donne,& al

tri ritratti di naturaie,che fono,& viuiflìmi,& belli -, come le ne vede anco»

ra tre belliffime tefte a olio,di lua mano nello Audio del Reuercdiifimo Gri*

mani Patriarca d’Aquilcia* vna fatta per Dauit(e per quel che fi dice,èil luo

rirratto)con vna zazzera,come fi coftumaua in que’teropi in fino alle fpalle,

viuace,e colorita,che par di carne; ha vn braccio,& il petto armato col qua
letienelatefta mozza di Golia:Ì’akraèvna tcftona maggiore: ritratta di na

turale,chetienein mano vna berettarofia da comandacore:con vn bauero

di pel]e,e Torto vno di que’/aioni a l’antica
.

quefto lì pcnlà , che fufle fatto p
vn generale di eflerdii.La terzaèd’un putto, bella quanto fi può fare cÓ cer-

ti capelli à vio di veliijche fan conofcere Tecc-di Gioigione,& non meno l’af

fezzionedel grandillìmo Patriarca,chegli ha portato Tempre a la virtù fua,tc

nendolc cariliìme,e meriramente.In Fiorenza è di man lua in cafa de’ figliuo

lidiGiouan Borgherini,iI ritratto d’elio Giouannì, quando era giouanem

Venez!a,&nel medefimo quadro ilmaeftro,cheloguidaua,chenon fi può

veder in due tefte ne miglior macchiedi color di carne,ne piu bella tinta di

ombre. In cala Anton de Nobili,èvn’altrateftad’un Capitano armato moi

to viuace,& pronta,ilquai dicano efiere vn de capitani,che Confaluo Ferran

temenò feco a V enezia quando vili tò il Doge Agoftino Barbcrigo, nel qual

tempo fi dice,che ritraile il gran Confaluo armato,che fu cola rarillìma , &
non lì poteua vedere pittura piu bella,che qucilaj& che eflb Confaluo fc nc

la portò feco .Fece Giorgionc molti al tri ritratti,chefono fparfiin molti luo-

ghi per Italia belIillìmi,come ne può far fede quello di Lionardo Loredano
ntto da Giorgionc quando era Doge, dameviftoin raoftra pervn’ Aflcnla,

chemi parue veder viuo quel fereniflìmo piincipe,oIira che ne è vno in Fa5

za in cala Giouanni da Calte! Bologncfe intagliatore di carnei,& criftalli,ec.

cheè fatto per ilfuocerofuo,lauoro veramente diuinoj pesche vi è vna volo

ne sfumata nc’coIori,che pare di lilieuo piu,che dipinto . Dilettoili molto
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deldipigftereitì frerco,& fra molte cole,che fecejCglicondufTe tutta vna faé

data di caSoranzoin fu la piazza dilati PoIo.NeiaqiialcoI tra molti quadri

& {Vorie,& altre fuefantafie, fi vedcvn quadro lauorato a olio in fu la calci-

ila', cofa.che ha rette all’acqiia.al fole,& al vento j & conferuatafi fino ah; g
gi.Ecd ancora vna prirrauera,che a meparcdellcbellecofejChee dipigncU

le in frefco,ed è gran peccato.che il rempO'ì’habbia confumata fi crudelmen

te. Et io per me non trot oco'a,chenuocapiu ailauoro in frefeo, chegìifei»

rocchi,&mnflìmamente vicinoala manna,doueporcono fempre falfediuc

con elio loFO.Sceuiirr\'’enezia l'anno if04. al ponte del Rialto vn fuoco ter

rib'liflimo nel fondaco de’ redelchi,iÌquaIe]o confumò tutto,con lemercan

tie,&congrandillimo danno de’mercatan ti r.douc la Signoria di Venezia

ordinò di rifai lo dj nuouo,& con maggior commoditàdi habiruri,6cdi ma
gnifìcenz3,& d’ornamento,& beÌiezzafufpeditamentefinito,doueelIendo

crelcairola famadiG4orgione,fu con fili iato, & ordinato da chi ne haueua

la cura,che Giorgione lo dipignefle in frefeo di colori lecondo la fua fantafia

purché e' mollrall'e la virtù lua,S«: che e facelT'e vn’opcia ecc.eflcndo ella nel

piu bel luogo,&neÌ3 maggior vjftacji quella città
5
perii che nielToui mano

Giorgione non pensò,fe non a fami figure,a fuafaniafia per moftrar l’arte

che nel vero nonfiritroua ftorie,chchabbino,ordinc,òi.he rapprefentino

ì fatti di nefluna perfona fegnalata.ó antica,o moderna,& 10 per menò Tho-

fnaiintefo,ne anche per dimanda,che fi fiafocta,ho trouato chiTinrenda, p.

che doueèvnadonna,doucèvn’huomoin varieatritudini,chi ha vna refla

di iioneappre(Tò,alrra con vn’angeloaeu’f’-di cupido.nefigiud’caquciche

fi fia.V’c bene fopra la porta princip.ile,chc rielce in merzeria, vna femina a

lèderejC’ha lotto vna tefta d'un gigàte morta quafi 1 forma d’una Iudiita,ch’

alzala tefta con la fpada,& padacon un Todelco,qualeè abaflojne ho poni

to interpretare per quel che se l’habbi fatea j fogia non l’hauefle voluta fare

per vna Germania. In fomma e fi vede ben le figure fue elJer molto infieme}

& che andò fempreacquiftando nel meglio.Et ni fono teftc,& pezzi di figu-

re molto ben fatte,e colorite viuacillìraamen te. Et artefe in tutto qtiello,che

egli ui fece, che traefie al fegno de le cofe uiue j & non a imitazione nefluna

de la maniera. Laquale opera ècelebrata in Venezia,& famofanon meno p
queìlojchc e ui fece,che per il commodo delle mcrcanzic,& vrili tà del publi

co. Lauorò vn quadro d’vn Chrifto,cheporta la Croce, Senn Giudeo lo ti*

ra,ilquaìecol tempo fu pofto nella chiela di lan Rocco, & hoggi perjladc-

uczione,cfic vi hanno moÌti,fa miracolj,come fi uede . Lauotò in diuerfi

Ìuoghi,comeaCaftcÌfranco,& nei Tnmfano,e fece molti ritratti a uari pria

cipi Italiani} & fuord Italia furono mandate molte del’operelucjCome co-

fe degne vcramen te,per far teftimonio,'chele laxofcana lòprabboncLua di

artefici in ogni icmpo,la parte ancora di là vicino a’ monti non eraabbando

nata,Se dimenticata lemprc dal ciclo. Dicefi.cheGiorgionc, ragionando

con alcuni Icultori nel tempo, che Andrea Vcrrocchiotaceua il Cauallo di

bronzo,cht volcuano,perche la fculcuramoftraua in una figura loia ciiuerfe

pofiture,evedutegirandogli a corno, che per quello auàzalle la pittura.chc

non mortraua in vnafigurafenon vna parte foIa.Giorgicne che era; d’oppi*

nione>chc in vna ftoriadi pi tturafi moftralle lenza hauere a laminare ator*
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no; ma in vna fòla occhiara iurte le forti delle vedute, che può fare in piu ge

fti vo’huomo.Cofajche la /cultura non può fare,senon mutande il ruo,& la

veduta: talché non lonouna,ma piu vedute. Propefedi piu, che da vnafis

gurafoladi pittura voleua rooftrarejldinan2Ì,& lidi dietro, &i due profia

il da i lati. Cofajche e fece mettere loro il ceruello a parti to.Et la fecein que«

ftomodo. Dipinfevno ignudo,che uoltaua le fpalle,&: haueua in terrayna

fonte d'acqua limpidifiìmajneila quale fece détto per riuerberazionc la par

te dinanzijda un de’lati era un corfaletio brunico,ches’era fpogliatOjnelqua

le era il profilo manco, perche nel lucido di quell’arme fi feorgeua ognico-

fa.Da l’altra parte èra vno {pecchio,che drente vi era l’altro lato di quello i-

gnudo : cofa di bellifllmo ghiribizzo,& capriccio,volendo moftrare in effet

to,che la pittura conduce con piu virtu,efatic3,e moftra in una uifta fola del

naturale,piu che non fa la fcultura. Laqual’opera hi fommamente lodata,

e

ammirata.per ingegnofa,& bella. Ritraile ancora di naturale Caterina Re
gina di Cipro,qual uiddi io già nelle manidei clarifiìmo M. Giouan Corna
ro. E nel noftro libro una tefta colorita a olio,ritratta da un Todefcodica*

fa'Fucherijche allora era de maggiori mercanti nel fondaco de’ Tedefchi , la

quale è cofa mirabile,in freme con altri fchizzi , Se difegni di penna fatti da

lui. Mentre Giorgione attendeua ad honorare,& fe,&Ìa patria fua,ncl mul

to coniierfar,chee’faceua per trattenere con la mufica molti fuoi amici,fi in

namoròd’una madonna, éc molto goderono l’uno,& l’altra de’loro amori.

Auuenne,che l’anno 1 51 1. ella infettò di pefienon nefapcndo però altro;

Se praticandouiGiorgioneaifòlitOjfeli appiccò ia peftedi maniera, chein

breue tempo nella età fua di 34. annijSe ne pafsò a l’altra vita,non{enza

dolore infinito di molti fuoi amici,che lo amauano per le fue vira

tu , & danno delmondo,che perfcjPure tollerarono il dan

no,& la perdita con lo efier reftati loro due eccellenti

fuoi creati SebaftianoViniziano,che_fu poi frate

del PiomboaRoma; & Tiziano Dacadore

che non folo lo paragonò, malo ha

fuperato grandcmentfjdc’qua

liafuo luogo fi dirà piena

menterhonore. Se

l’utile, che han

no facto

a

quefta Arte.



ANTONIO DACORRECOlO
LITTORE.

Vita dVlntonio da CorreggioTtttorcj

O non voglio vfciré del medeilrao pseièjdouclagran madre
natura per non elTere tenuta pacciale, dette al mondo, di rarif-

fimi huomini della forte,chehaaeagia molti,,& molti an ni a«

domata laTofcana infra è quali fa di eccellente, & bcllilsicno— ingegnodotato Antoniodacorreggiopittorefingularifsimo.

Ilquale atrefe alla maniera moderna tanto perfettamente , che in pochi anni

dotato dalla natura,& eferciraro dall’arte dmcnne raro,& marauigliofo arce

ficc. Fu molto d’ammo timido, &conincommodicàdireftciro incontino*

uc fatiche cfèrcitò l’arte, per lafàraigÌia,chelo aggrauaua:& ancora chec'

fufle tirato da vna bontà naturale,!! aflliggeua niente'di manco piu de! douc

fc, nel portarci pefi di quelle pacioni, cheordinariamentc opprimonogli

huomini
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haotnini . Era nell’arce molto maninconico,& fiiggctto alle fatichedi quel*

la, &grandifsimo litrouatorc, diqualfi vogliadifficnltà delle cole; come ne

fanno fede nel Duomo di Parma vna moltitudinegrandifsima di figure , !a-

uoratein frefco,& ben finite, che fono locate nella tiibuna grande di detta

chiefatnellequali fcorta le vedute al di lòtto in fu co ftupendifs.marauiglia.

Ecegli fu il primo,che inLóbardia comincialTe cofedclla maniera moderna,

pchefi giudica,che fe l’ingegno di Ant.folfe vfcito di L5bardia,e fiato a Ro
ma,auerebbe fetio miracoli,edato delle fatiche a moIti,che nel fuo tépofu-

ron tenuti grandi.Cóciofia che elTen do talile cole fue lenza hauer’cgli vifto

delccofeaniicheodele buone moderne; necefiariamétc ne feguira.chcfe le

hauelTe vedute harebbe infinitamente migliorato l’opcre fue;e crcfcendo di

bene in meglio farebbe venuto ai lommo de’ gradi . Tengafi pur per certo

chenelluno meglio di lui toccò colori -, ne con maggior vaghezza,o con piu

rilieuo alcun artefice dipinte meglio di lui,tanta era la morbidezza delle car

ni ch’egli faceua,e la grazia con che e’ finiuaifuoiiauori. Egli fece ancora in

dfttoluogo due quadri grandi iauorati aolio, nei quali fra gli altri, in vno

fivcdevnChrifto morto, che fu lodaiilsimo . Etin s.Giouanni in quella eie

tàfece vna tribuna in fre{co,nel!aquale figurò vnaN.Donna,chea'cendein

O'elo,fra moltitudine di Angel!,'6(: altri Santi intorno ; laquale pareimpof

fibile,ch’egli potefie nòn efprimere con la mano>ma imaginare con la fama
fia,per i beili andari de’ panni,& delle arie, che e’ diede a quelle figure delle

quali ne fono nelnoftro libro alcune dilTegnate di lapis rollo dilua mano
con certi fregi di putti be}lilsinii,& altri fregi fatti m quella opera per orna-

mento con diuerfefen calìa di facrifitij alla anticha,|À:neI vero fe Antonio

non hauefie códoteeropere fue, aqueila perfettione.che le fi veggono,! dife

gnifuoi(lebene hanno in loro vna buona maniera, S< vaghezza, e pratica

dimaefiro) non gli harebbano arechato fra gli artefici quel nome, che han*

noi’ecccllentifsimeoperefue. Equeft’arte tanto dificile,& ha tanti capi: che

vno artefice bene Ipeflo non li’puo tutti fare perfetamen te perche molti fos

no,che hanno difegnato diuinaraente,|ec nel colorire, hanno hauuto qual*

cheimperfettione, altrihannocoloricomarauigliofamenre,;& non hanno
diiegnaio alla metà, quefto nalcie tutto dalgiuditio, & da vna praticha, che

fi piglia dagiouane chi nel dilègnio,e chi foprai colori.Ma perche tutto s’im

para
,
per condurrei’ opereperfette nella fine : i! quale,è il colorire, con di*

légno rutto quel che lì fa: per quefto il Coreggio merita gran lode hauendo

tonleguitoilfinedellaperfetionenel opere,cheegIi,aolio,eafrefco colorì,

comenellamedefima città nellachiefadefratidcZocholidi s.Fràccfco, che

vi dipinfevna Nuntiaca in fielco tanto bene che accadendo Jperaconcime
di quel luogho , rouinatla: feciono que frati ricignere il muro atorno eoa
legnami armati diferramen«,& tagliandolo a poco a poco la faluorono, &
in vn altro loco piu ficuro fu murata da loro nel mcdclìmo conuen to . Dipi

fé ancora lopra vna porta di quella città vna N.Donna,che ha il figliuolo ia

braccio, che ftupenda cofa a vedere il vago colorito in frefeo di quefta ope-

ra : detiene ha riportato da foreftieri viandanti , che non hanno vifto altro

di fuojode, e honore infinito. In «.Antonio ancora di quella città dipinfc

vnatauo!a,ncllaqualèvnaN,Dóna,6cs.Maria Madalena,^aprelIo vie vn ’
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putto, che ride, che tiene aguifa di Angioletto vn libro in mano ilquale par

'

che rida tanto naturalmente, che muoue arifo chi Io guarda , ne io vede per

fona di natura malinconica che non (ì rallegri,timi ancoravo s. Girolamo,

,

ed è colorita di maniera fi marauigiiola, & ftupendaj che i pittori ammira»

no quella per colorito mirabile, & che non fi pofla quali dipignsre meglio.-

Fece fimilmenie quadri, & altre pitture ptr Lombardia a molti Signori; &
fra l’altre cole rue,due quadri in Mantouaal Duca Federigo 1

1

.
per manda

re 3 lo Imperatore j cofa veramente degnadi canto principe . Lequah ope»

revedendo, Giulio Romano diflenon hauer mai veduto colorito neflu-

nOj'ch’aggiugnefleaquellegno . -L’uno era vna Leda ignuda, &i’aItrovna

Venere,fi dimorbidezza colorito,& d’ombre di carne lauorate,che non pa-

reuano colori,ma carni . Era in vna vn paefc mirabile: ne mai Lombardo fii,.

che meglio facefie quefte cofe di lui ;& oltra di cio,capcgli fi leggiadri di co-

lore , de con finita pulitezza sfilati , & condotti
,
che meglio di quegli non fi

può vedere . Eranui alcuni amori,che de le laecte faceuano proua la vna pie

tra,quelle d’oro,& di piombo, lauorati con bello artificio,
e
quel che piu gra-

zia donaua alla Venere ,
era vna acqua chiarifsima , & limpida , che correua

fra alcuni làlsi,& bagnaua i piedi di quella,equafi nefluno neucupaua . On
de nello feorgere quella candidezza con queIladiIicatezza,faceuaagl’occhi

compafsione nel vedere. Perche certirsimamentc Antonio meritò ogni gra

do,& ogni honore viuo,& con le voci , & con gli ferirti ogni gloria’dopo la

morte. Dipinlc ancora in Modena vna tauola d’una Madóna tenuta da tut*

ti I pittori in pregio,& per la miglior pittura di quella città . In Bologna pa-

rimente,è di lua mano in cafagl’Arcolani Gétii’huomini Bolognicfi vn chti

fio che nel orto apare,a Maria Madalena cola molto bella . In Reggio erava
quadro belIilsimo,e raro,chc non é molto, che palpando M.Luciano Palaui-

gino ilquale molto fi diletta delle cofe belle di pittura,e vedédolo non guar-

dò a Ipefa di danari, c come hauelle compero vna gioia lo mandò a Genoua
nella calafua,è in Reggio medefimamentc vna tauola drentoui vna Nati*

uicà di Chnfto oue partendoli da quello vno fpiendore fa lume, a Pallori, e

intorno allefigurcchelo contemplano, &fra molte confidetazionihauute

iuquello fuggetto,uièvnaferoina,chevolcndo fifaraente guardareverfo

Chrillo,& per non potetegli occhi mortali lofFerire la luce della lua diuini-

tà,che con i -«-aggi par che percuota quella figura: fi mette lamano dinanzi a

grocchi, tanto bcnecfprcfla: cheè vna macauiglia. Euiuvnchoro di Ange
iilopra Iacapanna,checantano, chelon tanto béfatti,cheparchefianopiu

torto piouuti dal ciclojche fatti dalla mano d’u pittore . E nella medefima cit

tà vn quadretto di grandezza di vn piede la piu rara,e beila cola, chclìpolTa

vedere di luo difigure piccole,*nelquale è vn Chrirto nel’orto: pittura finta

di'notte;doae l’Angelo aparendogli col lume dei fuo fpendore fa lumea
Chrirto. cheè tanto Umile al vero,che non fi può nc immaginare, ne cipri-

mere meglio . ciulo a pie del montein un piano fi ueggono tre Apoftoli,che

dormanolopraquaiifa ombrai! roontedoue Chrirto ora,chedavnalorza,3

quelle figure,che non è polsibiÌe,e più la in un pacle lontano , finto Tappair

rire dellaaurora, & fi veggono uenire dal vn de lati : alcuni loldati con Giu

da
, SI nclialuapiccciezza quella hiftoria,è lanio bene inielaj^che non fi pup
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ne di pit!cnza,ne di ftùdio per tanta opera paragonalla . Potfcbbonfi dire

molle cofe delle opere di coftui : ma perche fra gii huomini Eccellenti de laf

te noftra,è amicato per cola diuina ogni cofa,che fi vede di fuo j non mi diftc

dero piu.Ho ulàto ogni diligentia d’hauere il fuo ritratto , & perche lui non
lo fecie,eda altri non è fiato mai ritratto,perche uifle Tempre pofitiuamentc*

nól’ho potuto trouare, enei uero luperfona^chenófi filmò nefipcrfuaiedi

frperefrrlarte'jConoTcendola difficultàfua conqiieìla pcrfetiione che egli

harcbbé voluto, contcntauafidel poco,e uiueuada bonilsimo chrifiiano

.

Dcfideraua Antonio,fi come quello, ch’era aggrauato di laraigha , di conti*

nuo rirparmiare,& era diuenuto perciò tanto mifero che più non poteua efr

fere.Perilehe fi dice,che eflendoh fiato frtto in Parma un pagamento di Tcf

Tanta feudi di quattrini
;
elio uolendoli portare a Correggio, per alcuneoc»

corenzie Tue carico di quelli fi mifem camino a piedfi& per lo caldo grande,

checca allora fralmanato dal fole i,beendo acqua per rmfieicarfi, fi pofe nel

letto con una grandifsima febre,nc di quiui prima leuò il capo,che fini laui*

ta nell’età fuad’anni xl. ocirca. Furono lepittureruecircaili5ii. Etfece

alla pittura grandifsimo dono ne’ coioti dalui maneggiati come uero mae-
ftro

j & fii cagione che la Lombardia aprific per lui gl’occhi, doue tanti belli

ingegni fi fon uifti nella pittura, fcguìtandolo in fare opere lodeuoli , & de-

gne di memoria . Perche mofirandocì i fuoi capegU hitti con tanta facilità

nella difficuhà del fargli,ha infegnato come e fi habbino a fere» Di che gli

debbono eternamente tutti i pittori . Adiftanzia de’ quali gli hi fattoquefio

Epiggrama da M. Fabio Segni Gcntirhuomo Fiorentino 4

huius cum rrgerrf mortalesjpintm urtus

fiéioris,cbarit(s/itplicHer( loft/.

Non alia pingi dtxtra Pater alme rogamm :

H»nc pratermUì piiigere nos hccat .

Annui/ bis uotisfumtni regnator olympi:

E/iummfubitofydera ad alta tuUt

Vt poffèt melius Cbaritmfìmulacra referrt

PrifenSi^nudas cemeret inde Vtas.

Fuin qnefto tempo medefimo Andrea del Gobbo MiIanefe,pJttore, Se co

lori tare molto uago. di mano del quale fono fparfe molte opere nella cafep

Milano fila patria •• & alla cettofu di Pauia una tauola 'grande con la AHun-
zionediN.Donna,ma-iropettetta perlamorte chelifopra ucnne-,laqualc

tauolamofira quanto egli fùfieeccellentej&amatoredelle&cichedeli’acte*



Vitadt Teiera dtCofmopittarJiorentino.

PI
E NT RE, che Giorgione,&

i] Correggio coagrsadeloro loda
eg!or.ahonorauan=IepEr,ic!,Lo.T:bar,fe,non mancai,ah
Tojcanaancoreiiadi ocUHr.g.^.jjraquaUnon fndeminw
"’'P'"“fs''““'=‘*“r-crer,zòorafo.& affieno ri. Cofimo

DerP/er«^,-r r

rareperveropacire qnelched,nrepalavirt,,,&cidà.i
o chec,genera,&di,eirererempl.cememe.

Ooeftida! padre, checcdeua
n^hg,.uolo,v,uace,ngegno,«:.„cu„azio„ea|^,,,no,ffidatoincnraaCo
lJmo.che io prcrep,o,che vo!ent.en,&

‘l-1o.ocrcfcrecongaann,,&conlavir:i,g|,p^,.j,„^o,.,co,„,, figliuolo

Si



11PIERO DI COSIMO
^pcrtalelotcnncrempre. Haueuaquefto giouane da natura vnO fpirito

molto elcuato,& era molto ftratto,e vario di fon tafia,dagli altri giouani,chc

ftauono cotiCofimo per imparare la medefimaarte’; Coftui era qualche voi

ta tanto intento a queÌlo,chefaceua»che ragionando di qualche cofa, come
faoleauuenire,nelfine dcI.ragionamcnto,bifognauarifarfida capoaracona

targnienejclTcndoitocol ceruello ad vn’altrafila fentafia.Eteralìmilmente

tanto amico de la fòlicudine,che non haueua piacere, fé 116 quando pcnlofo

da le folo poteuaandaiTene fon tafticando j & fare luoi cartelli in aria. Onde
haueua cagione di volergli ben grande Colìmo luo maertro,perche fene fer

uiua talmente nel’operefuejchc {peflofpclTo gli faceua condurre molte cp«

le,che erano d’importanza : cooofcendo.che Piero haueua, & piu bella ma-

niera,& miglior giudizio di lui. Per quefto Io menò egli lèco a R.oma,quan»

do vi fu chiamato da papaSifto,per fàr le ftorie de lacappellaun vna de Icqua

li Piero fece vn paele belliflìmo,come lì diifene la vita di Cofimo. Et perche

egli ritraeua di naturale molto eccellenteméte,fece in Roma di molti ritrat-

ti di perlbnefegnaIate,eparticularmentequelIodi Verginio Orlino,e di Ru
bértoSanlèuerinojiqualimirtein quelle hiftorie. Ritraile ancora poi il Da»
eaValentino figliuolo di papa Alellandro lèfto.Laqual pittura hoggi, che io

iappia,non li trouaima bcncil cartone difuamano,& capptellbal Reuer.

virtuofo M.Colimo Battoli propofto di làn Giouanni. fece in Fiorenza

molti quadri a piu cittadini,lpav.li per le lor cale,che ncho vifti de’molto buo

111.6 coli diuerfecolea molte altre perlbne. Enel nouiziaco disanMarcoin

vn quadro vnanoftra Donna ritta col figliuolo in collo,coloritaaolio. E ne

lachiefa di lanto fpirito di Fiorenza lauorò a la cappella di Gino Capponi, v-

natauokjche vièdentro vnavifitazionedinoftra Donna,con fan Nicolo, c

vn s.Antoniojcheleggecon vn par d’occhiali al nalo>chcè molto pronto

.

Q^ui contrafecc vfio-libro di carta pecora vn pò vecchio,che par vero,ccoa

(ì cene palleaquelfatrNiccolò con certi luftri ribattendo! barlumi, &rifle{

li ranans I’airra,chefi conofccua in fino allhora la ftranezza del fuo ceruel-

10.6 il cercare,che e’fàceuadele cofe diflicili.’Et bene Io dimoftrò meglio do

po la morte di Colirao,cheeg!ideI continuo rtaua rinchiufo, & non li lafcìa

ua veder l3iiorare,& teneua vna vita da huomo piu.torto belliaie, che huma
no.Non voleiia-che le ftanze li IpazzalhnOjVoleua mangiare allhora , che la

fame veni«a,& non voIeua,che fi zappalTe,© potalfei frutti deU’horio , anzi

lafciaua crelcere le viti,& andarci tralci per terra , Se i hchinon fi potauono

mai,negiialtrialbeti,anzi li con tentaua veder faluatico ogni cofa, cometa

faa natura; allegan'do chelecofed’crtànatìua bilògnalatTarfecuftodirealei

fenza farui altro. Recauali fpello a vedere,o animali , o erbe, o qualchecola,

che lanatura fa periftranezza,&acca(b di molte volte; e nehaueuavn conte

to,c vna fatisfazioncjchelo hiraaa tutto a fe rtelfo. Ètteplicaualo r.e fuoi ra-

gionamenti tante'valte,che veniua raluo!ta,ancprche e’ie n’hàuelTepiacere,

a frftidio.Fermatjafi tallhora a conlidcrare vn maro , doue lungamente fuflc

rtatolputato da perlbne ma!ate,&ne cauaita le'battàgiie de’càuagliy& le pin

iàntaftiche città,& piagran paelf-chefi vèdeirè-mai; fimilfaceua de’ ninioii

del’aria.Diedeoperaalcolorirefe'olio, hanendoiifto certe cofedi LiOoardo

lumeggiate, 6c finite con quclla diligeozacrtremdjthe lolea.i Lionacrtoqui-



ii TERZAPARTE
do e’voleua moftrar rarte,& cofi Piero piacendoli quel modo , cercanaìm:*

tarlo, quantunque egli ^fle poi molto lontano da Lionardo,e da l’altte ma»

niere adaiftcauàgante. Perche bene fi può dire, che e’iamutafle quafia do
che’ laceua; Efe Piero nonfulTe ftato tato afteatto,e hauefle tenuto piu conto

di fe nella vità>ché egli non fece: harebbe tatto conofcereil grande ingegno

che egli haueUa.di maniera,chefarébbe flato adorato,doue egli per la beftia

lira fua lu piu tofto tenuto pazzo, ancora , che egli non facefle male fe non a

(e folo nella hne,& benefizio,& v tile con le opere a l’ai te lua . Per laqual co»

fa douerebbe fempre ogni buono ingegno,& ogni eccellente artefice amma
crtrato d aquefti elèmpli hauer gli occhi alla fine. Ne lafciarò di dire,che Pie

to nella fua giouentù per edere capricciofo , e di ftrauagante muentionc fu

molto adoperato nelle malcheraie che fi fanno per carnoualc . E fu a que no

bili giouani Fiorentini molto grato,hauendogli lui molto migliorato, e d’in

ucntione, ed’ornamento,& di grandezze,& pompa
.

Quella fotte di paffa

tempi e fi di ciò,che fu de primi,che trouadc di mandargli fuora aguifa di tri

enfi , o al meno gli migliorò affai : con accomodare l’inuen rione delia ftoria

non folocon mnfiche, & parole a propofito ddfubietio :macon incredibil

pompa d’accompagnatura di huomini a pie, &acauallodi Abiti,& abiglia*

menti accomodati alla ftoria,cofà,che riufeiua molto ricca,& bella,6c haue*

«a infieme del grande,edcHoingcgniofo. Et certo era cola molto bella a ue

dcrcjdi notte,venticinqueo trenta coppiedi caualli richifsimamente abiglia

li co lore Sgnori rraueftiti fecondo il fuggetio della inuézionefei,o c tto ftafi»

fieri per uno veftjii d’una liurea medefimacon le torcie in mano,che tal voi*

rapallauano il numero di 400.e il carro poi, o trionfo pieno diornamenn,o
di ipoglie:& bizzacifsimefantafiej’cofa, che faadotigliaregliingegni > eda
gran piacere efatisfaiionea popoli fra quefti, che aflai furono , ét ingegnio»

n . Mi piace toccare breuemente d’uno, che fu principale inueniione di Pie*

regia maturo di anni,& non come molti piacceifolc perla lua uaghezzaima

per il contrario per vna ftrana , e orribile , & inafpettata inuencione di non

f

iiccola fatisfationc a popoli, checome ne cibi tal uoltale cole agr^,cofi in ql-

i pafiatempi le cofe bombili pur, che fieno fatte con giudizio,& arte diletta*

no marauigliofamentcil gufto humano cola, cheaparifce nel recitare le tra-

gedie
:
quefto fu il carro della morteMalui fegretifsimamcnte lauorato alla

fiala del Papa, chemai Tene potette fipiarc cofia alcuna ma fu veduto , e laputo

in un medefimo punto.

Era il trionfo vn carro grandifsimo tirato da bufoli tutto nero,& dipinto

di ofladi morti,& di croce bianche,e fioprail carro era vna mortegradilsima

in cima con la falcie in mano,& haueuain giro al carro molti fepokn col co

perchio,& in tutti que luoghi, che il trionfo fi fermaua a can tare s’apriuano

cuficiuano^alcuni ueftiudi cela nera,foprala quale erano dipinte tutte le od*

.tute di morto nelle braccia,petto,rene,egambe,':cheil bianco fopra quel ne-

ro,& aparendoldi lontano alcune di quelle torciecon mafcherejche pigliau»

no col tefichio di morto il dinanzi el dirieto,& parimente la gola oltraal pa-

rere cofia naiuralifsima era orribile, & fpauentofa, a vedere. E quefti morti

al fuono di certe trombe foede, e con fuon roco,e morto , vfciuano mezzi di

que iepolcn, efiedendoui fopra caotauanom mufica piena dimalenconia ql
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nòbil!i{sima canzone

bolor pimtOyC penitentU ^c.

£rainanzi,eadiieio al carro gran numero di morti a cauallo /opra certi ca

uaglicon/òmmadiligcntiafceltidepiu lecchi, & piu ftruiti , chefipotefsin

trouarecon couerrine nere piene di croci bianche,e cia/cuno haueua 4.ftaf-.

fieri uefticidamorticon torcia nere, &:Jvnoilendardo grande nero con ero •

ci,& oda,&cefte di morto apreflb ai trionfo fi ftrafsinaua x. ftendardineri,

Se mentre caminauano con voce cremanti unite diceua quella compa»

gaia il Miferere pfalmo di Dauit;

Quefto duro /pettacolo per la noni tà come hodecto>& terribilità rua,mif

fecerrorej&marauigliainiìenein tutta quella cittàjcfe bene non paruenel-

laprima giunta cofa da catnoualc nondimeno per una certa nouità,&per

edere accomodato tutto benifsimo, latisfece agli animi dùutti, e Piero auto

te,& iiiueii tote di tal cofa ne fii foramamen telodato , & comcndato,c fu ca-

gione che poi dimano in mano fi fcguitalsi di fare cofe fpintole, e d’ingegno

lainuentione,chein ueroper tali luggctci,& per condurre fimil fede nò ha
hauuto quefta città mai paragone,& ancora i que uecchi, che Io videro ne ri

mane uiua memoria,ne fi ladano di celebrar quefta capricciolà inuentione.

lenti dire ioaAndreadiCofimo , che hi con lui a fare quefta opera, & An«
deca del Sarto,che fu filo dircepolo,& ui fi trouò anche egli, che è fu opinio-

neinquel tempo, chequefta‘inuentionefulsifatta,perngnificarela tornala

della Cala de Medici del la.in Firenze, perche al’hora che quefto trionfo fi

fede erano efuli,& come dire morti, che douefiino^in breue refulcicare, Se a

quefto fine incerpretauano quelleparolejche fono nella canzone.

Morti firn comi udite . Cefimorti udrtn uoi . fummo gù come uoiflètè

.

Vofarete co

mmcs'c.
Volendo accénare la ritornata loro in cafa, equaficome vna refiurrettio

ne da morte a ui ta, Scia cacciata,&aballamento decontrarij loro,opure,che

fulTe, che molti dallo effetto,, che fegui della tornatam Firenze di quella 111.

Cala come fon uaghi gli ingegni umani di aplicare le parole,eogni atto, che

nafeie prima agli effetti,che feguon poi, che gii fu dato queftainterpretatio»

ne. Certo è che quefto fu al’hora oppinionedi molth&feneparlò affai: ma
ritornàdo alarte,e attioni di Piero- Fu allogato a Piero vna tauola a la cappel

lade Tedaldi nella chiefa de’ frati de’ Setui,doue eglino tengono la vefte, &
il guanciale di s.FiUppo lor Frate; Neliaquale finle la N.Donna ritta, che è ri

leuatadaterrain vn dado,&con vn libro in mano fenza il figli uolo,che alza

lateftaal cielo,Sefopra quella èlo Spirito Santo,chela illumina . Neha vo»

laio,che altro lume,che quello che fa la colomba,luineggi,&: lei,& le figure,

che lelono ÌQtorno,coraevnas. Margherita,& vnas.Caterjna,cheIaadora

no ginociiioni,& fitti lon aguardarlas.Pierro, 6cs.GiouanDÌEuangeIiftajia

fiemccons.Filippo Frate de’Seruh&s. Antonino Arciuefcouo di Firenze.

01rra,cheuifecevD pack bizarrOjiSc per gli alberi (frani,& per alcune grot-

ie,& perii vero ci fono parti bellifsime,comecerte tefte che moftrano,& di*

fi;gao,& grazia: ohrail colorito molcoconrinouato. Et certamente che Pie

ro pofledeua grandemente il colorire a olio . Feceui la predella con alcune

ftoiieiiepiccole,molto benfatte; & in fral’^tre vene vna^quandos.Marghe
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rila cfce de’l uentce del (erpente^chepcr haucr fatioqucllo atiimale,& con»

traftatio,& brutto , non penfo che in quel genere fi pofia veder meglio; mo
ftrando il vclenoper gli occhiai fuoco,e la morte , in vno afpecto veramente

pauroio .Etcerramente che fitnikolè non credo, che nefluno le facelTe me-

glio di lui ne le imaginafie a gran pezzo!, comene può render leftimonio vn

moftro MarinojChe egli fece,& donò al Magnifico Giulianode Medici, che

per la deformità (uaè tanto ftrauagante bizarro,e fantafttcojche parcimpof#

ubile chela natura uiàfle,etantadeformità,ctantaftranez2a nelle colei'uc.

Q^ftomofteo è hogginela Guardaroba dehDuca Cofimo de Medici ,cofi

come ;è anco, pur di mano dì Piero vn libro 'd’animali de la medefima force,

belli{simi,& bizarri, tratteggiaci di penna diligen tifsithamente , & con vna

pazienza ineftimabile condotti . Ilquale libro gUTu donato da M.Cofimo .

Battoli pcopofto di s.Giouanni mioamicirsimo,& di tutti i noftri artefici co

me quello che ferapre fi è dilettato,& ancora fi diletta di tale meftiero . Fece :

parimente in caladi Francefeo del PugUefe intorno a vna camera diuerle fto

ne di figure piccole,ne fi può efprimerela diuerutàdele cofe fantaftiche che

egli in tutte quelle fi dileitòdipignere,& di ca{amenti,& d animalfS; di abi-

tt,5c ftrumenti diuerfi, & altre fantafie, che gli fouennono
,
per edere ftorie

di fiuole
.
Quelle hiftorie^doppo la morte di Francefeo dei Pugliefe,& deh*

gliuoli,fono data leuace,ncfooae’ficno capitare . Etcofi vn quadro di Mar-
te,& Venere con i iuoi Ambri,& Vulcano fetto con vna grande arce,& con

vnapazienza incredibile . Dipinfe Piero per Filippo Strozzi vecchio^vn qua

diodi figure pìccole, quando Perfeo libera Andromeda dal Moftco,che v^è

dentro certe cofe beUifsime. IlqualèhoggiincafaHlS.SforzaAlmeni primo

Cameriere del Duca Cofimo donatoglida M.Giouani:Batiftadi Lorenzo

5crozzi conofeendo quanto quel Signore fi dilctci della pittura,e fcoltura, e.

egli ne cien conto grande, perche non fecìe mai Pierolapiu daga pittura he

lameglio finita di quella, attefò,che non è polsibiìe-veder la piu bizzar-a-orca

marinane la piu capricctofadi quella, chéfiimmaginòdi dipignece Piero

con la piu fiera attitudine di Perfeo j chein aliala percuote con la fpada, qui

uifra’ltimore,e la Iperanzafi vede legata Andromeda, di volto bellilsima, e

quainanzimoltegenticon diuerfi abiti llranilònando,& cantando ouefo*

no certe tefte,chc ridano,& fi rallegrano'di vedere liberata Andromeda,cbe

fono diuine il paefee bel{ifsimo,& vn colorito dolce,
c
graziole, e quanto li

può vnire,e sfumare colori,condufle quella|opera con cftrema diligentia

.

Dipinfe ancora vti quadro doue una Venere ignuda con uh Marte parimen
te, che fpogliaio nudo dorme lopea vn prato pien di fiori,6c attorno Ibn di-

uerfi amori, che chi in qua chim la traporcano la celata, i bracciali, & la! tre •

arme di Marte: euuivn bofeodi Mirto,&vn cupido, che ha paura d’un co*

niglio : coli uifòno le colombe di V enere,& l’altrecofe di amore quello qua

dro , è in Fiorenza in cala Giorgio Vaiati tenuto in memoriafuada lui pche

sepre gli piacqi capricci di qftomaeftro. Era molto amico di Piero Lofpeda

lingo deli Innocenti, e volendo farfare vna tauola,che andauaallentrata di

chiefa aman manca alla cappelladel Puglielcla allogò a Piero,ilqual con fuo

agio labondulleal fine: ma prima fecedilperare lo Spcdalingho
; che non ci

ra mai ordine che la vedefle le nop finita,& quanto ciò gli parelìc ftrano, Se

P"
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perramicizia, & per il foucnirlo tutto il di di danari, e non vedere quel che

fi faccua, e gli lleflb lo dimoftrò , che airultima paga non gliele voleua dare,

fienon vedeuaTopera. Ma minacciato da Piero che guaderebbe quel che ha*

ue«afatto,hiforzato dargli il redo,& con maggior collera che primahaucc

pazienza che la mettelTc fu, & in quefta (ono veramente aflai co/ebuonc*.

PrcreafarepervnacappeIlavnatauolaneIachieradis.PieroGattolini,e ui

fece una N,Donna a ledere con quatto figure intorno , & due angeli in aria,

che la incoronano. Opera condotta con tanta diligenzia,che n’aquiftòlodc,

&honore. Laquale hoggi fi vede in s.Fiiano fendo rouinata quella chiefiu

Fecevna tauolettadela concezzione nel tramezzo de la chiefa di s.Francc*

feo da Ficlole laqualc è affai buona cofettajfendo le figure non molto gradi

.

Lauorò per Gicuan Vefpucci , che ftaua dirimpetto a s.Michele della via de

Serui hoggi di Pier Saluiati alcune ftorie baccanarie, che fono intorno a vna

camera; nellequali fece fi ftranifaiini,rariri,e filuani,& putti è baccanti : che

c una mavauiglia a vedere ladiuerfi tà de’ Zaini,& delle vefti,& la varietà del

le cere caprine, con vna grazia, & imitazione verifsima. Euuiin vna^ftoria

Silenoa cauallo fu uno afino con molti fanciulli,chi io regge,6c chi gli da be

re,& fi vede vnalctiziaal viuo , latta con grande ingegno . Et nel vero fi co*

nofccin quel che fi vedediluolj vno fpirito, molto vario, &aftratto dagli

altri: Sconcerta lottilità nello inucfti^arecerte lottigliczzc della natura,

che penetrano, lènza guardare a tempo, o fatiche, loio per fuo diletto, Se per

il piacere dell’arte , & non poteua già effere altrimenti
:
perche innamorato

dilei,non curaua de’fuoi comodi ; & fi riduceua a mangiar continuamente

ouua fede che per riipiarmare il fuoco, le coccua quando faceua bollir la col

laj&non lèi,Dotto per volta,ma vnacinquan tinaie tenendole in una Iporta;

le confumaua apocoj apoco. NellaquaIe|vita|cofi {frattamente godeuaj che

l’aitre appetto alla fuagii pareuano lerui tù . Fiaueua a noia il piagner de’ pu t

ti jil tofsirdegli huominijilfuono delle campane, il cantar de’ Irati j & qua

dodiluuiaua il Cielo d’acqua, haucua piacere di veder rouinarla a piombo
da tetti& ftritclarfi per terra . Haueua paura grandifsima de le factte j

Se

quandoètcnauaftraordinariamentCjfiinuiluppauane! mancelloj& ferrato

lefineftre, ÒcTufeio della camera, fi reccaiia, in vn cantone finche paflaffe la

furia. Nel fuo ragion amento era tanto diuerfo Se vario, che qualche volta

diceua fi belle cole che facena crepar della rifa altrui . Ma per la vecchiezza

vicinogia ad anni So.era fatto fi ftrano, Scfantaffico
j chenon fi poteua piu

fece. Ncnvoleuacheigarzoni gliffefsino intornoidimanieracheogni

aiuto perla lua b^ftialnà gli era venuto meno . Veniuagli voglia di lauoraie,

c perii parietico non poteua. Et entraua in tanta collera, chevoleuafgararc

}emani,cheftefsinofècme,& mentre che è borbotaua, o gli cadeua la mazza
da poggiare,o veramente i pennelli,che era vnacompafsione . Adirauafico

le inolchc, & gli daua noia infino a l'ombra ; Se cofi ammalatofi di vecchiaia

Se viùtato pure da qualche amico, era pregato, che doueff e acconciarli con
Dio . Ma non li pareua hanerc a morire: Se tratteneua altrui doggi in doma
ne. Non cheènonfulsi buono, è non hauefsi fedejche era zelantifsimo an-

cora che nella vita fufle beftiale . Ragionaua qualche volta de tormenti, che

peri mali fanno diftruggere i corpi , Se quanto ftento patfice chi confuman*
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do eli fpiritl apoco apoco fi muore ilclie è vna gran miferia . DIceoa male di

medici,degli ^ezia!i,&: di colorojche giiardanogli ammalaci. Se che gli fan»

nomoiire,difame} olcrai tormenti deglirciloppi,medicine,crifijeri,&r al*

tri martorij,come il non eflerc lalciato dormire,quando tu hai Tonno, il fare

teftamen co.il veder piagnere iparen ri, & lo fiate in camera al buio loda

ua la giuftizia,che era cofi bella coia,l’andare a la morte j & chefi vedeua ta-

ta aria, Se tanto popolo *, che tu eri confortato con i confetti,& con le buono

parole
j Haueui il prete, Se il popolo , che pregauaper te ; S< che andaui con

gli Angeli in paradifo , che haueua vna gran lorte,chi n’uiciiu a vn tratto

.

Et faceuadircorfi,& tirauale co/e a’ piu firani fenfi,chcfi potefl'e vdire. La

onde per fi ftrane file fancafie viuendo firanamdnte fi condulTcatalejcht

vnamattinafutrouatomortoappied’vnafcaiajlanno mdxx i. EtinSan

Eier Maggioregli fu dato fepoltura

.

Molti furono idifcepoli di coftui,efra gli al tri Andrea del Sarto,cheual-

fe per molti il fuo ri traitOjfe hauuto da Franceico da s. Gallo che lo fece mea

tre Piero Vecchio,come molto fuo amico,& domefiico il qual Franceico an

chora badi mano di Piero ( che non la debbo pafiare
)
vna tefta bellifsiraadi

Cleopatra,con uno aipido auuolto al collo,& dua ri tratti,l’uno di Gialiaa»

iùo padre,l'aliro di Fiancefco Giambercijfuo auolojche paion uiui

.



Vita di diramanteda Vrhino Architettore.

I grandifsimo giouamento alla Architctturafu veramente il

moderno operare di Filippo Brunellelchi. Hauende egli con»

trafatto ,& dopo molte età nmeflc in luce l’opere egregie de

piu dotti, &marau!gliolì antichi. Manonfu manco vtile al

(ècolonoftro BramanteacciofeguitadoIcueftigiediFilippo,

facelleagli altri dopo lui ftrada (ìcura nella profersionedella architettura»

effendo egli di animo,valore,ingegno,& fetenza in quella arte non iolamen

*e teorico
, ma pratico , & elercitato fommamente. Nc poteua la natura fot

mare vno ingegno piu fpedito,cheefcrcitaffe,&:metteIIé in operale cole de^

la arte, con maggiore inuenzione, & mifura : & con tanto fondamentoq^
coftui.Ma nó meno punto di tutto quello fu necclIaEÌo#il,cccarem q icpo
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Giulio 1 i.Poiit animofo,& di lafciar memorie deiìdcroiìrsìmo

. Et fti ven-

tura noftra, & luail trouareun tal Principe; il cheagliing.-gnigradi auuic

ne rare uolte.a le'ipc/edelquale, e’poteffe moftrarcil valore dello ingegno

Tuo : & quelle arteficiolè difficultà;che nella architettura moftiò Bramante.

Lauirtù del quale fi eftefe tanto ne’gli edifici da luifabrica!Ì,chclemodana

ture delie cornici,i fufi delle colonne,Iagraziade’ capitegli.^ baie, lemenfo

le. &ican toni,’je voi te, le ficaie, irilalti; iSe ogni ordine d architettura tirato

per configlio omodelio di quefto artefice;riuficìfiempiemarauigÌ!ofioachi

unque lo vide . La onde quello obligo eterno,che han no gli ingegni,che ila

diano fiopraifiudori antichi, mi pare, che ancora lo debbano hauere alle fatÌ4

che di Bramante. Perche le Pure i Greci fiurono inuentori ; della architettura

ei Romani imitatorijBramante non fiolo imitandogli corriniienzion nuoua

ci iniègnò,ma ancora bellezza, & difficulcà accrebbe grandifisima ali’arte, la

quale per lui imbellitahoggiveggiamo. Coftui nacque in cafiello Durante

nello fiato di Vrbino.d’unapoueraperfiona,ma di buone qualità. Et nella

fila fanciullezza oltra il leggere. Si io ficriuere , fi efiercicò grandemente nello

abbaco . Ma il padre che haueua biiògno che e’guadagnalìe , vedendo che

egli fidilettaua molto de’Idifiegnoi lo indirizzò ancora fanciullettoararte

della pittura: neiiaquale ftudiò egli molto le cofie di fra Bartolomeojaltrimc

ci fra Cainoiiale da Vrbinoi che fece la tauola di s.Maria della Bella in V rbi

no . Ma perche egli fiemprc fi dilettò de rarchitettura,&: de la profpetclua , fi

parti da Cafiel Durante ; Sccondottofi in Lombardia, andana bora in que-

fia,hora in quella citrà,Iauorando il meglio che e’ potcua . Non però cofie di

grande fipefia,o di molto honore, non hauendo ancora ne nome, nè credito.

Perilche deliberatoti di vedere almeno qualcofa notabile >fi trasferia Mila-

no per vedere il Duomordoue all’hora fi trouaua vn Cefiare Cefiariano, repu

tato buono Geometra,& buono Architettore j ilquale cementò vitruuio ; e

difiperato dinon hauerne hauutoquellaremunerazione che egli fi haueua

promefia,diuentò fiftrano,chenon volfè piu operare. Si diuenurofaluatico

moripiudabeftia,chedaperfiona. Eraui ancora vn Bernardino da Treuio

Milanefieingegniere,& architettore del duomo, &difiegnatoregrandifisimo

ilquaie da Lionàrdo da Vinci fu tenuto maeftro raro -, ancora che la fina ma-
niera fufie crudetra,& alquanto lecca nelle pitture . V edef' di coftui in tefta

del chioftro delle grazie vna relurrcfisionedi Chrifio,con alcuni ficorti bcllir

.fimi .Et in s.Franceficovna cappellaafrefico,dentrouila morte dis.Piero,,

Si di s.PauIo . Cofiui dipinfein Milano molte altre opere ,
Si per il con rada

ne fece anche buon numero tenute in pregio, e nel noftro libro è una tefta

di carboDe,& biacca d’una femina affai bella che ancor fa fede de la maniera

ch’etenne. Ma per tornare a Bramante, confiderata che egli hebbe quefta

fabbrica, & conofeiuti quefti ingegnieri
;
fi inanimi di forte : che egli fi ri«

foiucdel tuttOjdarfi a Tarchitettura . La onde partitoli da Milano, fe ne ven*

rea Roma innanzi lo anno Santo del m d. doue conofeiuto da alcuni fiuoia-

mici,& del pacfe,& Lombardi, gli fu dato da dipignereas.Giouanni Latcf

ranofopra la porta Santa ; che s’aprc per il Giubbilco,vna arme di Papa Alef

ianefro v i. lauoratainfrefcojcon Angeli,&figure,chela Ibftcngono . Ha-
wcoaBramanterecatodi Lombardia, & guadagnati in Roma a fare alcun*

cof*
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cofe,certi danari jì quali con vnamaflerizia grandi/sima /pendcua.' defide*

ro/o poter viuer del luo & infiemelenza hauerc a lauorare, potere agiata»

meocemUiirarc tutte le fabriche antiche di Roma. Et melToui mano, foli ta

rio,&cogicatiuo fen’andaiia; & fxa non molto fpazio di tempo mifurò qua»
liedifizijeranoin quella città & fuori per la campagna & parimentefece fi.

e

noaNapcli, de douunque e fapeua,che fodero cole antiche Mifurò cicche

eraa ti boli & alla villa Adriana,v^ come fi dirà poi alino luogo,fcneleruial

•fai. E tfcoperto'in quello modo l’animo di Brunante. Il Cardinale di Nhapo

-lidatolid’occhio prefea fauorirlo. «Donde Bramante leguitandolo ftiidio

eilendo venuto voglia al Cardinal detto di far rifare a Irati delia Pace il chio-

ftro, di TreuernnOjhebbeil carico di Cjueuo chioftro. Pcriichedelidcràdo di

acqmftare, Scdigratiurfi molto quel Cardinale, fi melTcal-opera con ogni

induftna&diligenzia: preftamente &perfctt.tn-en:ela condulTe alfine.

•Et ancora che egli non fufie di tutta bellezza: gh diede gradifsimo nome per

non edere inRoma molti,clie attendefsino alla A rchitt tcura,con tan to amo
re, lludio,& prede zza, quanto Bramante. Semi Bramante, ne fuoi princi«

pii,per fotto 'architettore di.Papa Alexaiidro vi alla fonte di trafteusre;& pa-
rimente a quella che fi fecie in'luiia Piazza di s. Piero irouolsi anchora elIenB

doccefeiuto inreputatione, con altri eccellenti architetiori,allarcfo!unonc

di gran parte del Palazzo dis. Giorgio, &deilachiefadi s. Lorenzo in dama
lo fatto fare da Raffaello Riano Cardinale di s. Giorgio; vicino a campo di

fiore: che quantunque fi fia poi {atto roegh'offu non di meno,& e ancora per

la grandezza fua,tenuta comoda Se magnifica abi tatione , e di qfta fabrica fu

efecucorcvno Antonio Monrecauallo. xrouofsi alconfiglio dello acrefeime

to di san Iacopo degli spagnuoii in Nauona.& parimente alla deliberaiione

di santa Maria de anima, fatta condurre poi da vno architetto Todefeo. Fu
fuo dileguo ancora il palazzodcl Cardinale Adrianodaccrneto, in borgo

nuouo, chefifabricò adagio, e poi finalmente rimale imperfetto per la fuga

di detto Cardinale, & parimente laccrefcimento della cappella maggiore di

santa Maria del popolo fu fuo difegno , le quali opere gliaquiftarono in Ro
ma tanto credito che era ftimatoii primo architettore per elfere egli riloluto

pretto e bonifsimoinuentore che da tutta quella città fu del córinuo ne ma-
gioqbifognida tu tri e grandi adoperato,perilche creato Papalulio i.i.Ianno

J505. cominciò, a feruirio . Era entrato in fan tafia a quel pontefice di accon»

ciarcquello fpaciocheerafra beluedere el palazzo ch’egli haucfsi formadi
teatro quadro abbracciando vna valletta che era in mezzo aPpalazzo Papale

vecchio, & la muraglia che haueu.i per habitatione dei'Papa fatta di nuouo
Innocentio vni.Etchedadua corridori chemetcelsinoin mezzo,quetta vai

letta,fi potefsi venire di belvedere in’paUzzo per loggie , & cefi di palazzo p
quelleandare in bel’uederejet che della valle perordinedi fcale indiuerfi mo
di fi potette falire ful’piano di bel vedere, perilche Bramante che haueua gi a

dilsimogiudirio, Scingegnocapriccioloin tal’cofe /parti nel piu batto con
duoi ordini d'altezze prima vnaloggia dorica belli/sima:fimile|aICoiifeo de
fàucgli raain cambio di mezze colóne mittepilaftri;etiittadi tiuerrinila ma
rò: &/opra quella uno fecondo ordineionico fedo difineftre; tantochee

uencical piano delle prime ffanze del palazzo Papalej & al piano di quelle di
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bel vedere.’ pef far poi vna loggia piudi 400.parsi dalla banda diuerfoRoa

ina,&parimcDtevnalrradiuerfo ili:x>rco che luna,e Ultra volfeche mecteCi

fino in mezzo la valle oue rpianata che ella era fihaueuaa condurre tutta

laequa di belvedere & fare vna belUrsima fontana di quello difegno 6 ni Bra

mante il primo corridore che efeie di palazzo fc va in beruedere dalla ban*

da di Roma eccetto,Vulcima loggia che douea andar di foprarraa laparte uet

fo il bofeo rifconrro’a quella lì fondò bene,ma non fi potè finire interuenen*

dola Morte di lulio epoi di Bramante fu tenuta tanto bella inuen tiene,che

fi credette che d?gii antichi in qua: Roma non hauelsi veduto meglio. Ma
come s’e detto dell altro corridore rimalero lolo i fondamenti. & epena-

to afinirfi fino a quello giorno che Pio mi, gli badato quali perfettione. Fe

ceui ancora la teftaiache, e in beruedere allo antiquario delle ilatue an ti-'hc

con lordine delle nicchie, enelluo tempo ui li mede il Laoconte ftaiuaanii

cararifsimaj&Io Apollo, eia Venere; che poi il redo delleftituefuron’po-

ftedaLeoneX. come il Tenere el Nilo,e la Cleopatra,e da Clemente vii. aU
cune altre, e nel tempo di paulo in. e di Giulio ni. fatcoui molti acconcimi

dimportanzia con grolla fpefa,e tornando a'Bramante legli non hauelsi hau

utoifuoiminiftriauari egli era molto lpedito,&intendeua marauighofa»

mente la colà del fabricarei&quefta muraglia di Beluedere fii daluico.i

grandifsima preftezza condotta & era tanta la furia di lui chefaceua ,&del

Papa jche haueua voglia,che tali fabriche nó fi muralIero,ma nafcefi'cro:chc

i fondatori portauano di notte!arabbia,e il pancone fermo della terra,&U
cauauano di giorno in prefenza a Bramante^ perch’egli fenza altro uedeicfa

ceua fondare. La qu-ileinanueitenza, fu cagione.che le fue fatiche fono tut

te crepate,& Hanno a pericolo di ruinare come fece quello medefimo corri*

dorè; dei quale vn pezzo di braccia ottanta ruinò a terra al tempo di Clemcn
te V 1 1. & fii rifatto poi da Papa Paulo 1 1 1. & egli ancora lo fece rifondare Sc

ringrollare. Sono di luo in Beluedere molte altre falite di leale variate lecon

do i luoghi luoi alti & basii, cofabeilisfima con ordine Dorico, Ionico,<5c

Corintio opera condotta con fomma grazia . Et aueua di tutto fatto vn mo-
dello , che dicono elfere ftatu cofa marauigHolà;corae ancora fi vede il prin-

cipio di tale opera coli imperfetta. Fece ol tra quello vna fcala a chiocciola fu

le colonnejchefalgonojficheacauallc) vi fi cammina:nellaqualeil Dorico cn

tra nello Ionico & coli ne! Corintio, Sc de l’vno falgono ne l’altro ; cola con

dotta con lomma grazia Sc con artifizio certo eccellente j la quale non gli fa

manco honore,che cola che fiaquiui diman fua. Quella inuen tiene, e Hata

cauatada Bramante desan Niccolo di Pila come fi dille nella uita di Giouan
nièNiccolaPilàni.Entrò Bramante incapriccio difarein’Bel’vederein vn

fregio neliafiicciata di fuori, alcune lettere,aguifa di leroglifi anrichirper di-

moftrare magiormenreringegno,ch’aueua,e per mettere il nome di quel Po

tefice,eiruo,e haueua colì,cominciaco Poni. haueua fatto

fare vnateftain profilo di lulio Cefare,& con dua archi vn ponte che dice*

ua luUoii.Pont.G'uiutAgugliadcl circoloMa/^imo ptrMax. di cheiRPapafi

rilc, Sc gli fecie fare ielctceredun braccio che ci fono hoggi alla anticardicen

do che l’aueua cauata quella Icioccheria da vi terbofopra vna porta,doue vn

maellro Francefeo atchicetcore mene il luo nome in’vno architraue intaglia
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to cocche fede vn’san France{co,vnarco} vn tetto , & vna torre che rileuan*

do diccua.amodo {uo Mdcjìro francefio Architettore uoleudgli il Papdpereimo/

deh uirtiifuddeUx Architettura graribene

Perilche meritò da’l detto Papa,cherommamenteIo amaua per le (uè qua

litàdi eflere fatto degno deU’vfhcio del pióbo,neI quale fece vno edificio da

improntar le bolle cóvna vice molto bella. Andò Bramante neleruitii di q*

fio pótef. a Bologna quàdo Ialino 1504. ella torno alla chielà & fi adoperò in

tutta la Guerra della Mirandola a molte cofe ingegnofejC di grandifsima in

pottazafe molti difegni di piace e di edifitii che molto bene erano difègnaci

dalui come nel noftro li bro ne appare alcuni bé milurati et fatti con artegta

dilsima. Inlegnò molte cofe darchi tettura a Raffaello da vrbino e cofi gliordi

nò,i calaméti che poi tirò di prolpettiua nella camera,del Papa dou’e il mon-
te di Parnafo. nella qual camera Raffaello ritrafle Bramante che milura con

certe (efte. Sirifoluè il Papa dimettere in ftrada Giuliada Bramante in-

drizzata tutti gli vffici , & le ragioni di Roma in vn luogo,per la commodicà,
ch’ainegoziatoriaueria recato nelle faccendcielTendo continuamente fi-

no alloraftatemolto feomode. Onde Bramante diede principio al palaz-

zo, ch’aSan Biagio fu’l Tenere fi vede, nel qualeeancora vn tempio Co-
rintio non finito, coramoltarara,&il|refto del principio di opera ruftica

bellifsimocheje fiato gran danno che vna fionorata&vtile 5c magnifica o-

pra non fi fia finita che da quelli della profefsione è tenuto il piu bello ordi-

nechefifiaviftomaiinquel genere. Feceancora san PierroaMontorio di

Treuercino nel primo chfofiro vn tempio rondo , del quale non può di prò*

porzione,ordine, e varierà imaginarfi , & di grazia il piu garbato ne meglio

intefò; & molto piu bello farebbe, fc fufle tutta la fàbbrica del chioftro , che

non efinita condotta comefivedemvnofuodifègno. Fecefarein Borgo il

palazzo,che fu di Raffaello da vrbino lauorato di mattoni,& di getto con caf

fc le colonne, & le bozze di opera Dorica& ruftica, cofa molto bella& inuc

zion nuoua, del fatele cofe gettate. Fece'ancorail difegno& ordine deH’ot

namentodi santa Maria da Loreto, che da Andrea Sanfouino fu poi conti*

nuaro,& infiniti modellidi pa!azzi,& tempii,! quali fono in Romane per lo

ftatodellaChiefa. Era tanto terribile l’ingegno di quefto marauigliofo arce

fice: che e’rifece vn difegno grandifsimo per reftaurare, & dirizzare il palaz-

zo delPapa . Et tantogli era crcfciutolanuno vedendo le forzedel papa,

&

la volontà fila cnrrifpondereallo ingegno, & alla vog!ia,chee[{o haueuaj

chefenrendolo faauere volontà di buttarein terra la Chiefadi san to Pietro p
rifàriadinnouoigli fece infiniti difegnf. Mafraglialrri ne fece vno, che fu

molto mirabilesduue egli moftrò quella intelligenza,che fi poteua maggio
re có dua campanili che mettono in mezzo, la facciata come fi vede nelle mo
nere che batte poi Giulioii.&: LeonX. fatte da cairadolfo eccc'lentisfìmo

oreficechenelfer coni nò ebbe pan come ancora fi vede lamed.aglia di Bra
mantefanadalui molto bella. Etcofi refolutoiiPapadidar’ principioafla

gfandifsiinaj&terribilifsimafabricadi sanPietro^ne fecerouinareJa metà

&poftoiii mano con animo che di bellezza, arte, inuenzione>&: ordine,co-

fidi 'Trandezza,comedi ricchezza, 6c d’ornamento hauefsiapallareturtcle

febbriche, che erano fiate fatte in quella città dalla poicntia di quella Re*
publica»
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publicajSc ctairarte Se ingegno di tanti valorolì maeftrij con la /olita pfcftes

za la fóndo,& in gran parte innanzi alla morte del Papa& fua, la tirò altaft

no ala cornice, doue fono gli archi a tutti i quattro pilaftri, & voltò quegli

con lemma preftezza Se atte . Fece ancora volgere la cappella principale,do

lice la nicchia, attendendo infieme a far tirareinanzi la cappella che fi chia-

ma del Re di Francia.

Egli trouò in tal lauorò il modo del buttar le uolte con le caffè di legno,

cheintagliate, vengano coTuoi fregi, & fogliami di miftuta di calce : Et

moftrò ne gli archi, che fono in tale edifìcio, il modo del voltargli ennì

ponti impiccati -, come abbiamo veduta feguitare poi con la medefima inuc

rione da Anton da San Gallo, Vedefiin quella parte, ch’è finita di fuo,lacot

nice, che rigira attorno di dentro correre in modo con grazia, che il difegno.

di quella non può neffunamano meglio in elfalcuare, &lminuire. Si vede

ne Tuoi capitegli, che fono afoglie diviiuo di dentro,&in tutta l’opera Do*

cica di fuori ftranamenie bellifsima,di quanta terribilità foffe l’animo di Bra

mante: chein uero s’cgli auefle auutole forze eguali alio ingegno; di cheauc

ua adorno lo fpiricoiccrtifsimamente aurebbe fatto cofe inaudite piu che nó

fece, perche hoggi quefta opera, come fi dirà a fuoi luoghi, c fiata dopo la

morte fua molto trauagliata dagli architettoriretal'mentc chefipuodirc

ched.aquatro archi in’faorijche reggono la tribuna non vifia rimafto altro

di fuo, perche Raffaello da vrbino & Giuliano da^ar.’Gallo effecutoci , dup

pola’mortcdi Giulio. 1 1. di quella opera: infieme con fra Giocondo vero-

nefè, volion’cominciare adaIterarla:&doppola morte di quefii Baldaflarri

peruzzi, facendo nella crociera verfo campofanio, la cappella del Re di

Francia: alterò quei’ordine: 6c fótte Paulo i x i. A.ntonio da ssn’Gallo lo mu
tò tuttOjSc poi Michelagnolo Biionaruocì ha tolto viale tante openioni , Sc

spefe fuperfiue, riducendolo a quella bellezza,
e
perfettione che neffuno di

quefii ci penfò mai:vcnendo tutto dal di{egno,&ginditic {uc:ancora ch’egli

dicelTeame parechie volte, cheeraefecutorederdifeguo, Scordine di Bta*

mante, attefo che coloro che piantano la prima voltavno edificio gràde,fón

quegli, gli autori. Apparue fmifriraco il concetcof di Bramante in ‘quefta

opera, & gli diede vn principio grandifsino, il quale fenelia grandezza di fi

ftupendo,e magnifico edificio hauefiecominciato minore non valeua ,-ne al

«an’Gallo neglialcri,neancheal’Buonar'Jotoildi!ègnoper acrefeerio come
c valle per diminuillo,pcrrh 2 Bramate haueua concetto di fkremagior’cofà.

Di cefi, che egli haueua tanta la voglia di vedere queftafiibrica andare innati

zijcheerouinòin’san Piero molte cofe belle, difcpolcurcdipapi, di pitture

edi mufaici,echeper ciohauianofmarritolameiiioriadi moki ritratti dip

fone grandi , che erano fparfeper quella chiefa,come principale'di tutti

i

chtiftiani ,faiuò fole io altare disan’Piero,elatdbuna vecchia& a torno

vi fece vno ornamento di ordine Dorico beilifsimo, tutto di pietra di perpe-

rigno,accio quandoil’papa viene in san’Piero adir’ lamella vi polla ftare,c6

tuttala corre, eglimbafciatori de principi chnftiani la quale nóiìni a fatto g
lamorcrtE Baldailàrcfanefegii dette poi la perfettione. Fu'Bramanteperfo

na molto allegra& piaceuole,& fi dilettò fempre di giouare a profsimi Tuoi.

Fu amicilsimo delle perióncingegnofè ,& fauoreuoie a quelle in ciò che c

poteua
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pereoàjcome C\ vc^e, che egli fece al graziofò Raffaello Sanzio da vrbino,pic

rorcclebratiifimo, che da lui fu condotto a Roma. Sempre fplendidiisimamc

teli onorò,& vide: &ai grado, doue i meriti della fua uica l’haHeuano pollo,

«ra niente quel che haueua,a petto a quello, che egli auiebbe fpefo. Diletta

ualì de la Poefia , & volentieri vdiua & diceua i n prouifo in lu la lira.fic con*

poncua qualche fonctto , fe non cofi delicato come fi vfa ora,grane almeno,

&rcnza difetti, fugrandemente ftimatc dai Prelati,& prefèntatodainfi

nifi fignori, che lo conobbero, Ebbe in vita grtdo giandilsimo, & maggio*

re ancora dopo morte, perchela fabbrica di san Piero rellò a dietro molti aa

ni. VilTe Bramante anni 70. e in Roma con onoratifsimc elcquiefu portato

dallacortedclPapa, & da tatti gli fcultori architettori & pirtori. Falò*

poitoin fan Piero l’anno M DX 1 1 1 1.

Fu di grandifsma perdita airarcbitettura la morte di Bramante,ilqaalcfu

inueftigatoredi molte buone arti,ch*aggiunlca ql la,come l’inuenzionc del

buttar le volte di getto, lo ftucco, l’vnoòé 1 altro vlatodagli antichi,ma fia-

to perduto da le ruinc loro fino al luo tempo . Onde quegli, che vanno mifu

rande le cole amiche d’archi tettura,trouano in quelle di Bramante non me
nofcienza,& difegno,che fi faccino in tutte quelle.Onde può renderfi aque

gli, chcconofcono tal perfelsione vnodeglnngegni rari, che hanno illuftra

to il fecol noftro . Lafeiò fuo domeftico amico Giulian reno, che molto val-

le nelle fabbriche de’ccmpi fuoi. Per prouederc& efeguire la volontà di chi

dilegnauapiucheperoperaredi man fua, fe bene haucuagiiiditio, egrandc

fperienza. Mentre vifie Bramante fu adoperatodallui nellopreluc Ventu-
ra faliegnamcpiftoiefi’, il quale aueua bonilsimoingcgno&dilegnauaafiai

aconciamence coftui fi diletto aliai in Roma ,dimj(urarclccoie antiche, Se

lornaroaPifioiaper rinpatriarfi lègui chelanno 1509 in quella citta vna no

ftra Donna , che oggi fi chiamadelia Vini!à,fccicmuacoh5c perche gli fu

porto molte limoiìue, la Signoria che alihnragnuernaua deliberò fare vn

tempio in honor fuo ' perche porrofiquefia occafione a Vcnturajfcccdifuo

mano vn modello dun répio a orto faccie largo braccia & alto bracccia co

vn vcltibiilo,oposcico ferratodinanzijmolro ornato di drente & veramente

bello, doue piaci tuo aque Signori decapi della cura, fi comincio a fabricarc

con lordine di Ventura il quale fattoi fondamenti del vtftibulo del rem
pio,e finito afàteo il vcfiibulo cheriufei richo di pilaftrije cornicioni dordinc

Corinto&daifrepierreinragii-ice&con quelle anche tutte lo volte di quel

l'opera,furon fatti a quadri fcorniciatipurdi pietra pien di rofoni.iITcmpio

octofaccic.fu anche dipoi condotto fino alla cornicie vltima, doue faueua a

voltare la tribuna: mentre che egli vide Ventura re per non efier egli molto

fpertoin cofccofi grandi : non confiderò al pefo della Tribuna,che porcile

ftar Ucuraaucndo egli nella grollèzza di quella muraglia fatto nel primo or

dincdellefincftrc&ncllccondo doue lon)lealtrc un andicoche camina

atomo, doue egli vennea indebolirle mura che fendo quello edifitio da baf

fo fcnzalpaiieerapericololoil v olcàrlaemafsimenegliangoh delle cantona

tedouehaueuaapignerctuttoilpefo della volta di detta Tribuna: Ladouc

doppola morredi Ventura non e fiato A cchitetronelluno elicgli fiab-iftato

Unimo di voltali^) anzi haueuon facto condurre in fui luogo legni grandi Se

c
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grofsìdìalberi per {aruivn tetto acapanna,chenon piacedo a que cittadi.

iii..non volfono cheli mccreflcin opra, & ftecolircoperta moiri anni tanto

cheÌannoi5(3i fiiplicorno glioperat di quella fabricaal Duca Colìmo.per

che.S.E.facelsi loro gratia, che quella Tribuna lì facellc doueper compiat

cergli quel SignoreordinòaGiorgio Vafari elicvi andalle& vedefie di rro.

iiar modo diveltarla, che ciò fatto nelèce un modello che alzaua quello edifi

tio lopra la cornice chehaueua lalTatoV entura,otto braccia per fargli fpallf,

Se riftrinfe il vano che va intorno fra muro e muro dello andito & rinfranca

do le fpalle, cgliangoli & leparce di forco degli anditi che haueua| fatto Ven

turafralcfineftreglincacenocon chiane giofre di ferro doppie in fiigliango

li chclafrcurauadi maniera che ficuram ente fi po tetta voltare. Dotte luaEc

\oife andare in fu! luogo piaciutoli tutto diede ordineche fi f3ce(Te,ccofi

fono cÓdotto tutte le fpalle,& di già fi è dato principio a voltar laTnbuna. fi

che lopra di Vétura verrà richa&có piu grandezza & ornaméto & piu prò

porzione, ma nel vero Ventura merita che Tene faccia memoria perche quel

laopcra e la piu notabile per colamodcrna chefiain quella città.



' Vitadijra "Bartolomeo di s. tt^arcofinor Jtore.

Icino alla terra di praro che c lontana a Fiorcnza.io.migli*

m vna villa chiamata fauigniano: nacque Bartolomeo, Cc

concio l’ufo di tofcaiia, chiamato Baccio il quale moftrati

donellafuapuericianon{oloinclinaiione,ma anct-raatti

tudinc al diiègno : fu col mezzo di Ben cdetto da maiano

acconcio con Cofimo rolTclIi, A: incala alcuni Tuoi pareli

tijche habitauano alla porca a san’PieroÌgattolini,accomo

datorouc flette molti anni talché no era chiamato ne in tefo p altro nome che

per baccio dalla porta . Coftir doppo che fi parti da Cofimo roirell: comin-

cio a ftuditrc con grande afFcttione le cofedi Lionardoda vinci e in poco tc

po Iccic tal frutto, etarprogreflbnel’ colorito che làquiftò rcpurationc,

e credito dono de miglior giouanidellartc, fi nel’colorito corocncl difegno.

Ebbe in compagnia Mariotto Albeninelli che in poco tempo prefe affai be-

nda fua maniera se con lui condulleotolti quadri di no Ara Donna, /parli j>

Fioréza ; de quali tutti ragionare farebbe cola troppo lunga,pero toccado lo

lo chietini fatti excelen temete da Baccio,vno ne in cafadi Filippo di Aucrar

do Salutati bcl!ifsimo,dc tenuto molto in pregio& caro da Jui,ncrqualc,c

vna noftra Donna, vnalfro,nonemolto, fu comperato ( vendendofi fra

mafferi tie vecchie ) da Pier’maria delle pozze perfona molto amico delle co

fedi pittura,checoiiolciutola beilczza fua non Io lafcio per danari, ncl’qua

Jee vna noftra Donna fatta con vna diligencia fttalordinaria. Haueua Pier

ffei’Pugliefchauuto vna noftra Donna piccoladi marmo di bafifsimo rili«

•uojdimanodi Donatcìlocclararilsima,l;i quale per magiormen re henop

rafia ,g!ifccie fare vno tabernacolo di legno per chiuderla con dua /portelli

ni che datolo a Baccio dalia porta vi lecicdrcto diia ftonctte,chefu vna laNa

tiuitadi Chrifto, laltrala (ua circuncilione, le quali condufi'c Baccio cii figu-

rine a guila di miniatura che nó c pcsfibjle,a olio poter’far meglio, e quando

poi(ìchiudcdifuora,infudetti fportelli dipinfe pureaoiiodi ciiiaroelcu

rolanoftra Donna anuntiata dall’Angelo. Queftaopera,ehoggi neìlo/crit

toio del Duca Cofimo doue egli ha tutte le an tichità di bronzo di figure pie

cole, medaglie ,& altre pitture rare di mini , tenuto da Sua Ecccllen ria Illu«

fìtirsima percofararacomec veramente, era Baccio amato inFire.ize per U
virtù fua, cheeraasliduo al laiioro quieto e buono di natura, & aliai timora

rodi Dio, &gli piaceuaaflai la vita quieta, & fuggiua le pratiche viziofe&
molto gli dilettauà le predicazioni, & cercaua fempre le pratiche delle per*

fone dotte e polare . E nel’uero rare volte fa la natura uafeere vn buono ing?

gno, & vno orefice manfueco che anche in qualche tempo di quiete e di bo^
là non lo prouegga come fece a Baccio , ilquale come fi dirà di lotto

,
gli riu-?

fei quello che egli defideraua,che fparlbli TelTer lui non men buono che va-
Jete fi diuulgo talmen te il luo nome , che da Gerozzo di Monna Venna Dini

glifufattaaJlogazioned’unacappdlanel cimi cerio, doue fono l’ofiade’mor

u nello /{jedale di santa Maria Nupua, comincioui vngiudicio afrelco il

quale condalle con tanta diligenza de bella maniera in quella parte, che fini
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che acquiftandonegrandifsima fama, oltra quella, che haucua, molto fu et

Icbratoper hauer egli con bonifsima confiderazionc erprelTolagloriadclIpt

radifo &Chrifto con i dodici Apoftoli giudicare le dodici tribù, lequalicon

bell’lsimi panni fono morbidamente colorire . Ol tra che fi vede neldifegno

che reftò a finir fi quefte figure che fono iui tirate all’infernoda difperazion^

il dolore,& la vergogna della morte eterna ; coll come fi conofee la conten •

tezza,& la letiz’a , che fono in quelle che fifaluano ancora che quella opera

rimanelTe imperfetta, hauendoegli piu voglia d’attendere allareligioneche

alla pittura . Perche trouandofi m quelli tempi in san Marco fra Girolamo

Sauonarola da Ferrara, dell’ordine de’Predicatori, teologo famofisfimo
,
&

continouando Baccio la vdienza delle prediche fue, per la denozionej che in

efio'hauena
;
prefe ftrettifsima pratica con lui , Se dimoraua quafi continua

mcteinconuétohauédo anco có|gli altri frati ferro amicitia. Auennechecó
tinonando Fra leronimo le fue predicationi & gridando ogni giorno in pga

moche lepirturelafciue&leMufiche&librj amorofilpelTo inducono giia

iiimiacofc mal fatte fa pecfaafoche non era bene tenete in cafe,doue fon

fanciulle, figure dipinte di huomini& donne ingniude, perilche rifcaldati i

popoli dal dir fio il carnouale feguente eh'* era co fiume dclUcittà far fopra

le piazze alcuni capannuccidi flipa. ScaltreIegne& la fera del martedì per

antico coftumc arderle quelle c6 balli amorofi doue prefi per mano vno huo

moSc vna donna girauano cantando in torno certe bailate.Fc fi fra leronimo

che quergiornofìcondufleaquelluogo tante pitrureSc fcolture igniude

molte di mano di M. Eccellcn ti,& parimente libri , liuti, & canzonieri che

fu danno grandifsimo, ma particolare della pittura doue Baccio porto tutto

10 fludio de difegni che egli haueua facto degli ingniudi , Se Io imito anche

Lorenzo di Credi & molti altri , che haueuon nome di piagnoni la doue n5
andò molto plaffcttioneche Baccio aueua afra leronimo chcfecic invnqua
dro clfuo ritratto che fu beliifsimo, i! quale fu portato allora a Ferrara Se di

11 none molto che giie tornato in Fiorenza nella cala di Filippo di Alaman»

noSaluiatiilqualeper efTer di manodi Baccio l’ha carifsimo. Auucnnepoi
che vn giorno fi leuarono le parti contrarie a fra Girolamo per pigliarlo, &
metterlo nelle forze della giufliiia, perle feditioni, che haueua fatte in q"el

la città.Ilchc vedendogli amici del frate, fi ragunarono esfi ancora, in nume
ro piu di cinquecento t & fi rinchiufero dentro in San Marco -, & Baccio in«

/ìeme con elio loro
,
per lagrandilsima affezzione , che egli haueua a quella

parte. Vero e che efiendo pure di poco animo anzi troppo timido & viìe,fen

tendo poco apprefio dare la battaglia al Conuento , Se ferire& vcciderc al-

cuni, cominciò a dubitare fortemente di femedefimo. Per il che fece voto fe

e’campaua da quella'furia, di veflirfi fubico l’abito di quella religione,S{ inte

ramentepoiloolTeruò. Concio fia che finito il rumore, Se prefo Secondari

nato il frate alla morte come gii fcrittori delle ftorie piu chiaramente ra»

contano Baccio'andatofenc a prato fi fecie frate in s. Domenico di quel luo*

go fecondo che fi troua fcricto nelle cronache di quel conuento|adj x6 di lu

gito I {00 in quello flefTo conuento doue fi fece fra!e;con grandifsimo difpia

cere di tutti gli amici fuoi , che infinitamente fi doUero di hauerlo perduto,

le raafsirae per featirc che egli haueua poftofiin animo di non attendere
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piD alla pittura. La ondeM arioito Albcrtinell j amico, è copagno fu©, a pre

ghidi Gcrozzo Dint prefe le robbe da fra Bartolomeo, che coìì Io chiamò il

priore nel veftirgli I abito,6r l’opra deH’ofla di Santa Maria Nuoua conduA
fea finedoue ritrafle di naturale lo Spedalingo cheera allora& alcuni frati

valenti in ccrufia , e Gerozzo che la faceua fare & la moglie interi nelle fac^

eie dalle bande ginochionij& in vno igniudo che fiede, ritraile Giuliano Ba
giardini luo creato giouane, con vua zazzera come fi coftumaua allora chei

capegli lì conteriano auno auno tanto fon diligenti . rirralleui fé ftelTo anco-

ra,che e vna tefta in zazzera duno che efeiedun di quegli lepolcriiEUui ritrai

loinquellopera anche fra Giouanni da Ficfole pittore,delquaIe auiano delc

ritto la uitajche e nella parte de Beati? Qucft’opera fu iauorara& da Fra Bar

tolomco et da Mariotto infrefeo tutta,chele mantenuta & fi mantiene beni

sfimo,et e tenuta dagli artefici in pregio: perche in quel genere fi può far po

co piu . Ma elTendo Ira Bartolomeo ftaro in Prato molti mefi,fu poi da lua fu

pioti raello conuétualein san Marco di Fiorenza 5 & gli tu fatto da que fra-

ti p le uirm Ina molte carezze: Aueua Bernardo del Bianco fatto far’ nella Ba

dia di Fiorenza in que di vna Cappella di Macigno intagliata molto ricca, et

bella col DifcgnodiBenedettodaROuezzanolaquale fu&eancorahoggi»

molto fri mata per vna ornata& varia opera nella quale Benedetto Buglioni

fecie di terra cotta inuetriatain alcune nichie figure & angeli, tutte tonde,

per finimento, & fregii pieni di cherubini & d’mprcfedel Bianche, Se desìi

derandoraetteruidrenio vnatauolache fusfi degna di quello ornamento

mefsefi in fantafia che fra Bartolomeo farebbe il propofito,e opero tutti que

mezzi amici che maggiori pdifporlo.'ftauafi fra Bartolomeo in conucnto,n5

attendendo ad altro che agii ufHici diuini &a!ie cole della regola anchora

che pregato molto dal priore& da gli amici Tuoi piu cari, chec’facelle qual

checofa di pittura , & era già pafiato il termine di quattro anni che egli non

aueua volucolauorarnulla, ma ftretto in fu quella occafioneda Bernardo

del Bianco, in fine cominciò ;q!la tauola di San Bernardo
, che IcriuejSc nel

vedere la Noftra Donna, portata co’l putto in braccio da molti angeli & pur

ti; da lui coloriti pulitamente, fta canto contcmplatiuoichebcneficonolce

miai vn’non so che di celefte; che refplende in quella opera,a chi la confide

taatteniaraentcdoue moItadiIigenza& amor pofeinfieme con vnoarcola*

uoraioafrefcojche vi efopra. Fece ancora alcuni quadri per Giouanni Car
dinalede Medici, & dipinfe per Agnob Doni vn quadro di vna Noftra Don
nachefrrue per altare d’una cappellain cafà fua di ftraordinaria bellezza.

Venne in qucfto tempo Raffaello da Vrbino pitroreaimparaie l'arte a Fio-

renza,& infegnò Ì termini buoni della profpcttiua a fra Bartolomeo: perche

eftendo Raffaello volonterofb di colorire nella maniera del frate. Se piacen

dogli il maneggiare i colori & lo vnir Tuo , con lui di continuo fi ftaua . Fece

inquel tempo vna tauola con infinità di figure in San Marco in Fiorenza, og
giè appreifo al Re di Francia , che fu a lui donata,& in San Marco moki me
il firenneamoftra.Poinedipinfevn’altcainqucìlnogodoueèpofto infini

to numero di figure,in cambio di quella che fi mando in Francia : nella qua-

le fono alcuni fanciulli in aria, che volano, tenendo vn’padiglioneaperto co

iftcScconbaondifegnò £ctilieuo tanto grande, chepaiono fpiccaciidala
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tauola:& coloritici colore di carne moftrano quella bontà& quella bcllez»

*a, che ogni arteace valente cerca di dace alle cofe fuc,laqualeopera ancor*

oggi pereccciiencifsiroa fi tiene. Sono moltcfigure in ella intorno a vnaNo
{Ira Donna tutteloda:isfime& con vna grada & affetto & pronta fierezza vi

Itaci.Ma colorite poi co vna gagliarda maniera chepaio di nlieuopciic uolfc

tnoilrare, che ol tra al difegno fapeuadar forza 5c tar venire con lofcuro del

le onbie innanzi le figure, come appare intorno a vn padiglione oue fono al

cani putti che lo cégoao,che volàdo in aria fi spiccano dalia tauolarol tre che

uè vnChnfio fanciullo chefpofa S. CaterinaMooachachenóepofsibiiei

quella fcurità di colorito che ha tenuto , far piu viua cofa Euui vn cerchio di

fanti da vna banda che diroinuifcono in profpettiua, intorno al vano duna

gran nichiai quali fon pofticon tanto ordine che paion veri Se parimente

dallaìtra Banda. Enel uero fi valfe aliai dirami care in quello Colorito Icco-

fe di Lionardo : e mafsime negli feuri; doue adoprò fumo da llampatori > &
nero di Auorio abruciato : E hoggi quefta tauola da detti neri molto rifcur*

tarpili che quando lafeciechefemprefonodiuentati piu tinti &{curi. Fece

ui innanzi per le figure principali, vn san Giorgio armato , chelia vnofEen

dardo in mano, figura fiera, pronta, viuace Se con bella attitudine . Euui vii

fan Bartolomeo ritto, che meritalode gtandUsimainfieme con duefanciul

li, chefuonano vnoiiliuto,&i’aitrolaIira:airun’deqiialihà fatto raccorrc

vna gamba, & pofaruifulo ftrumento, le man’pofte alle corde in atto di di*

minuire, (‘orecchio intento all’armonia. Se la teda volta in alto > con la boc-

caalquanto aperta, d’una maniera, chechiloguacda non può difcrcderfi

di noahauere a fentireancoi’U voce. Ilfimilefai‘altro,chcacconcio perl3tQ

con vnojorecchio appoggiato allalira, par chefenta l’accordameno che fa

il fuono con il liuto , Se con la voce mentre che facendo tenore egli con gli

occhi a terra va fpguitando,có tener fermo Se volto Torecchioai coraoagno,

che fuona&canta,auucrtenzic&fpirÌ!Ì veramente ingegnori,& co fi dando

quelli afcderc& vediti di velo, che mar.ìaighofi, & indudriofaro-.-nie dal-

la dotta mano di fra Bartolomeo fono condotti, & tutta Topera con ombra

feura sfumatamente cacciata. Fece poco tempo dopo vn’aitra tauola dirim-

petto a quella laqualc è tenuta buona, den troui la Nodra donna & al tri San

ti incorno. Meritò lode draordinariahauendo introdotto vn'inododi fura

meggiar le figure, in modo che al!’ arte aggiungono vnione marauipliofa tal

méte che paiono di t ilieuo,et viuelauoratc cò ottima maniera e pfezzione.Sé

tendo egli nominare l’opre egregie di^Michele Agnolo fatteaRoma coli

quelle del graziofo Raffaello, esfbrzato dai grido, che di continuo vdiuadc

le marauiglic fatte dai due diuini artefici, con licenza del priore fi trasfeti a

Romadoue trattenuto dafra Mariano Petti fracedel pioinbojaMonceca*
Hallo & san Saluedro luogo fuo glidipiniedue quadri di san Pietro & san

Paolo, Etperchenon gli riulci molto il far beneinquelIaaria,come haue-

ua fatto nella fiorentina, attefo che frale antiche Se modcrncopere>chevi-

de, cin tanta copia, dordi di maniera, chegrandemcntc fcemòlavirtù&U
eccellenza > che gliìparcuahaucrej Deliberò di partirli: Et lafciò a Raffaello

da vrbino che finilTe vno de quadri j iiquale non era finito , che fu il san Pie

ro ilqaule tutto ritocco di mano del mirabile Raffaello, fii dato afra Ma-
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riaco . Et cofi fene tornò a Fiorcnza,cloue era flato morfb pfu ?oIte, che non
/àpeua fare gli ignudi Voiie egli dunque mcitcrfi a pruoua,&’ con fatiche

inoftrare , ch’era attifsimo ad ogni eccellente lauoro di quella arte, come al*

cuno altro . La onde per prona fece in vn quadro vn san Sebaftiano ignudo

con colorito molto alla carne fimilc , di dolce aria , & di corrifpondente bel

lezzaalla perfona parimente finito : Doueinfinitelode acquiftò apprelloa

gii artefici . Dicefi , che ftando in chiefa per moftra queftafigiira, haueuano

tronato i frati nelle confe(sioni,donne,chencl guardarlo haueuano peccato

per la leggiadra & lalciua imitazione del vino , datagli dalla vii tri di Fra Bar

rolomeo ; Petilthe Icuatolo di chiefa , lo milcro nel capitolo : Doue non di-

morò molto tépo,chedaGiouan BatifladellaPallacóprato,fu mandato al

Redi Francia. Haiieuaprefo collera fra Bartolomeo cóilegniaioli cheglifa

ceuano alle tauole.et quadri gliornaméti iqualìhaueuan per coftume come
hanno anche hoggi di coprire con i battitoi delle cornici fempre vno ottauo

delle figure la doue fra Bartolomeo deliberò di trouare vna inuenzione di no
fare alle tai’oleorn amenti &: a quefto san Bafliano feciefare la tauola in mez
20 tondo 3c vi tiro vua nichiain profpettinachepàrdi riheuoin canata nel

la tauola cofi con le cornici dipinte atorno: fece ornamento a la figura di

mezzo: Se ilmedefimo fecieal noftrosan Vìncentio & al san Marchochefi

diradi lotto al san Vincendo. Fccefopral’arcod’una porta per andare in fa-

greftia in legno aolio vn San Vinccntio dell’oidineloro che figurando quel

lo predicar del giudizio fi vede negli atti & nella retta particularmente quel

terrore & quella fierezza, che fugliono clTerenelIe tette de prcdican ti,quan«

do piu s’affaticano con le minacci delagiuftiziadi Dio di ridurre gli huomi-
nioftinati nel peccato > ala vita perfetta, di maniera che non dipinta, ma ve*

ra& villa apparifee quefta figura a chilaconfideraattentamente, con fi gran

rilicuo ècódortoj &èpeccato,chefigiiafta & crepa tuttaiperetterlanoratat

fu la colla fresca i color frelchi; come difsidell’opere di Piero perugino,ncl-

liingiefuati , Venncgli capriccio, per moftrare, che lapeua fare le figure gra

di,fendogli fiato detto, chehaueua maniera minuta, di porre ne la faccia,

doue è la porta del choro,ilsan Marco Euangelifta. figura di braccia cinque

in tauola condotta con bcnifsimo difegno fic grande eccellentia. Tornato

poidaNapoli Saluador Bi!ii;mercatanrc Ficrentiro,inrclo la filma difra

Bartolomeo, & vitto l’opere (uè, Ìi fecefare vna tauola , dentroui Chrittofal

uatore, alludendo al nome fuo,&: i quattro Euangeliftì, chelo circondano,

doue fono ancora due putti a pie che tengono la palla del mondo , i quali di

teneraSc fretta carne benifsimo fono códotti come l’altra opera tutta,lonui a

Cora due Profeti molto lodati
.
Q^tta tauola è porta nella Nunziata di Fiore

za fotte lorgano grande , che cofi volle Saluadore : & è cola molto bella ,&
dal frate con grande amore éc con gran bontà finita, laquale ha intorno l’or

namento di marmi,tutiointagliato perlemani di pierò roflVgli. Dopo ha*
uendo egli bifogno di pigliare aria, il priore all’hora amico Tuo lo mando
fuora ad vn !or monatterio, ne! quale mentre che egli flette, accompagnò vi

timamente per l’anima& per la cafa l’operazione de le mani alla contempla*

zion’de lamorte.Et feceaSan Mattino in Lucca vna tauola deue a piè d’vna

Nottradcnnac vno agnoletto, che Tuona vn liuto, inficme con santo Stefa*
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no & san Gioaanni, con bonifsimodifegno & colorito , moftrando in quel

UlavirtùiaaSimilmcnteinsan Romano fece vnatauolain cela, dencroui

vna Noftra donna dola Mifericocdia, poffafu vn dado di pietra & alcuni an

geli, che tengono il manto,&: figurò con efla vn popolo fu certe fcalee chirit

tOjchi a federe,chi in ginocchioni»! quali rifguardano vn Chrifto inai co,che

manda faecte& folgori adodo a’ popoli:Ccrtamentc mofttò fra Bartolomeo

in quefta opera poflTedere molto il diminuire Tombrc della pittura &gli feu

ri diquella con grandifsiroo rilicuo operando,doue le difhcultà dell’arte mo
ftrò con rara & eccellente maeftria, & colorito, dilegnoj &iniienzioncopra

tanto perfetta: quato facefle mai.Nella chiefa medefima dipinfc vn 'altra tauo

lapurcin teladenttoiiivn Chrifto & Santa Caterina Martire infiemecóSa

ta Caterina da Sienarattada terra in (piritOjcheèvnafigura,dclaqualein

quel erado non fi può far meglio . Ritornando egli in Fiorenza, diede opera

alle cole di mufica,& di quelle molto dilcttandofi alcune volte per palln te*

povfaua cantare. Dipinfc a Prato dirimpetto alle carcere vna tauolad’unaaf

funta.&feccincafa Medici alcuni quadridiNoftredonne,&alcrt Pitture

ancora a diuerfeperlonc come vn quadro duna Koftta donna chea in carne

ta Lodouico di LodouÌcoCaponi,& parimente vnaltro di vna Vergine che

tiene il figliuolo in collo con duateftedi santi aprcftoallo Eccellcndisirao

Mefler Lelio Torelli’Scgretario Maggiore dello liluftriisimo DucaCo
fimo il qualclo tiene carilsimo fipervirtu di fra Bartolomeo come anche

perche egli fi diletta Se ama & fauorifee non folo gli huomini di quefta arte

ma tutti i belli ingegni. In cafa Pier del Pugliefe oggi di Matteo Botti cictadi

no Se Mercàte Fiorctino fece al fommo d una fcalain vn ricetto vn si G ior«

gio ar mato a cauallo rhegioftrando amazza il ferpen te molto pron to ; & lo

feciea olio di chiaro efeuro che fi dilettò affai tutte le cole fua far coli prima

nell’opereaufbdi cartone innanzi che le colonfleodinchioftio o onbratedi

Afpalto Se come neaparcancora in molte cofe che lafto di quadri Scrauole ri

mafcinperfettedoppolamortefua.'&comeanche molti difegni chedifuo

fi veggono fatti di chiaro feuro oggi la maggior parte nel Monafteiio di san

ta Caterina da sicna in fulla piazza di san Marco.aprelTo a vna Moiiacha ihc

dipignièdicuifcnc faraaifuo luogo memoria, &: molti di fimi! modo fatti

che ornano in memoria di lui il ncftro libro de difcgnichcnchameifci Fia

cefeo del garbo fifico ccccllencisfimo.

Aueuaopcnionefta Bartolomeo quando lauoraua tenere le cofe viue in*

nanzi,& per poter ritrai pannile arme & altre fimil cofe fecie fare vn model

lo dilegno grande quanto il viuo che fi fnodaua nelle congeniure, Se quello

veftiua con panni naturali doue egli fccie di bellifsiroe cole potendo egli a bc

neplacito fuo tenerle fcrmefino che egli haucfsc condotto lopcra fuaa per*

fcttione,ilquale modello cofi intarlato Se guafto come e;è aprcllo di noi per

memoriafua.In Arezzo inBadiadenionacineri fece la celta d'vn Chrifto in

ilcuro cofabellifsima: Etlarauola della compagniadecontcmpianti,Iaqua

les’ècófèruataincafadel Magnifico m, Otrauianodc Medici et hoggièftata

da Mefler AlclTandro fuo figliuolo mclla in vna cappella in cala con moiri or

namenti tenendola càrifsimapcr memoria di fra Bartolomeo Se perche egli

fidileccainfiaitamence della pittura. Nel Nouiziato di san Marco nella cap
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nella vnatauola della Purificatione molto vaga ,& con dilegno condulTcà

buon fine. E a San ta Maria Maddalena luogo di detti frati fuor di Fiorenza,

dimorandoui per fuo piacere fece vn Chrifto,& vna Maddalcnaj& per il c5
uento alcune colè dipinlc in frelco , fimilmen tclauoròm frerco vno arco fo

pralaforefteria di san Marco , &in qucfto dipinreChrifto con Cleofas, &
Luca, douc ritralTe Fra Niccolo delia Magna|, quando evagiouane, il quale

poi Arciuefeouo di Capoua,& vi timamentefù Cardinale. Cominciò insali

Gallo vna tauola, la quale fu poi finita da Giuliano Bugiardini hoggi allo ai-

tar maggiore di san Iacopo fra fosfi al canto agli alberci. Similmente vn qua

dro del ratto di Dina* ilquale èappreflo Meflcr Chriftofano Rinicri,che da!

detto Giuliano fu poi colorito, douc lono,&: cafamenti, & inuenzioni mol*

to lodati . Gli fu da Piero Sederini allogata la tauola della fala del configlio,

che di chiaro olcuro da lui difegnata ndufle in maniera ch’era per farli ho-

noregrandifsimo. Laqualeehoggiin san Lorenzo, Alla Cappella del Ma
gnificoOttauiano dcMcdici,honoraramenrc coliocata.CofiimperfettainclIs

qualclòno tutti e protettori della citta di ‘Fiorenza :£ que santi che nel gior

no loro la città ha haute le fue vittorie dou’èil ritratto d’cll'o fra Bartolomeo

fattoli inuno fpechio. Perche hauendola cominciata ,& difegnata tutta,au-

uenne che per il continuo lauorarc lòtto vna finellra,il lume di quella

adofio pcrcotendogli ,da quelj lato tutto intenebrato relló , non.potendoli

muouerc punto . Onde fu configliato chcandalTc al bagno a san Filippo, ef^

fendogU coll ordinato da medici j doue dimorato molto, pochifsimo per q-
fto migliorò. Era fra Bartolomeo delle frutte amicifsimo,&alla bocca molto

gli dilectauano, benché alla làlute dannofisfirae gli follerò. Perche vna mar
tina hauédo magiaro molti fichi,oltra il male ch’egli haueua,gli lòuragiunfo

rna grandilsima febbrci laquale in quattro giorni gli fini il corfo della vira ,

detà d’anni 48. onde egli con buon conofeimento refe l’anima al cielo. Dol
feagli amici fuoi ,& a’frati particolarmente la mortcdilui,i quali in s. Mar
co nella fepoltura loro gli diedero honorato lèpoIcro,lanno 1 J17. alliotto di

Ottobre . Eradilpenlato ne frati , che incoro a vfficio nelTuno non andafle;

& il guadagno dell’operc lue veniua al conuento,reftandogIi in mano dana

fi per colorij&r perle cofe neccllaric del dipignere. Lafeiò dilcepoli fuoi Ccc
chinodel frate. Benedetto Ciamfanini, Gabriel Rullici, & fra Paolo Pillole

le, al quale rimafero tutte le cofe lue, fece molte tauole,& quadri eoa

queMifegni dopo la morte lua,'& nefono in san Domenico di

Piftoia tre,& vna a sata Maria del fallo in Cafentino. Diede

tantagrazia ne’ colorifra Bartolomeo alle fiiefigurc,

de quelle tanto modernamente augumentòdi
nouità , che per tal cola merita fra i bene*

èrtoti dciraric da noi cficre

annoueraco.

i



Vitadi ]\dariotto <iAlhertmeUipìuorJiarentino.

Arioito AlbcrtinelIjjfàmiìiarisffmOj&corcJialifsimoamico, &
lì può dire vn’altro fra Bartolomeo 5 non fole perla continua

conuerfàtione, & pratica, ma anchora per la fimiglianza del*

la maniera mentre che egli attelc Hadouero aU’arre; fu ligliuo

lo di Biagio di Binde Alberrinelli.il quale leuatolì di età d’an

Ai 20. dal Battiloro, doue in fìnoà quel tempo hauea dato opra

.

Hebbe i primi principi della pittura in bottega di Cofimo Roilegli, nella

quale prefe taldoroeftichezza con Baccio dallaporta,che crono va aniraa,cl

n corpo, & fu tra loro tal fratellanza,che quando Baccio parti da Cofimo,

per far rartedaJfe,comeraacftrorancheMariotto fenando fecotdoue alla

porta san Piero Gattolioiranoa e l’altro molto tempo dimorarono, lauoraa

dd
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(io moire cofeinficme: & perche Mariotto no era tanto fondato nel difegna

quanto era Baccio, fi diede allo ftudio di quelle anticaglie, che erano allho-

raio Fiorenza, la magiorparte» & le migliori [delle quali erano in cafa Me*
dici:& diiegnò afiaì volte alcuni quadretti di mezzo rilieuo, che erano fiotto

la loggia nei giardino diuerfo san Lorenzo,che in vno è Adone con vn cane

bcllilsimo,& in vnahro duci igniudi vn che fiedc , & ha à piedi vn cane ; lai

troèrittoconlcgambe ioprapofte, chefappoggiaad’vn baftonerchefono

miracolofi :& parimente due altri di fimil Grandezza: in vno de quali fono

dueputtijche portano il fulminedi Gioucjnell labro c vno igniudo vechio,

fatto per loccauone,che ha le ali lopra le spalle,& a piedi: ponderando con le

mani vn pardi bilancie.& oltre a quefti; era quei giardino tutto pieno di tor

fi di feminc, & malchi che erano non lolo lo ftudio di Mariotto , ma di tutti

glifcultori,& pittori del iuo tempo, che vna buona parte n’è hoggi nella

Guardaroba del Duca Cofimo, & vna altra nel medefimo luogo come i dua

torli di Marfia:& le tefte lopra le fineftre, 5c quelle degli Inperatori fopra le

porte; a quefteanticaglieftudiando Mariotto fece gran profitto nel dilègno

&prcfeseruitùcon Madonna Alfonfinamadre del Duca Lorenzoj laqualc,

perche Mariotto attendeffeafarfi valente
,
gli porgeuaogni aiuto. Coftui

dunque tramezzando il difegnare col colorire fife aliai pratico comeapari

in alcuni quadri,chefece per quella Signiora, che turno mandati dallei a ro

maa Carlo, & Giordano Orfmi, che vennono poi nelle mani dijCefar Bor-

gia,Ritraile Madonna Alfonfina di naturale molto bene. Et gli parcua haue

re rrouato per quella familiaritàla ventura fua : Ma elìendo Unno i494,che

Piero de Medici fu bandito,mancatogli quel aiuto e fauore;Ri tornò Marioc

toallaftanzadiBacciodoueattefepiu afiiduamente afar modeglidi terra,

età ftudiare,Scaffaticatofiintorno al naturale,et aimicarlecole di Baccio,on
dein pochi anni fi fece vn diligcte,& pratico maeftro Perche prefe canto ani

mo, vedendo riulcir fi bene le cofe fuc, cheimitando la maniera , & l’andar

del compagno, era da molti prefa lamano di Mariotto per quella del frate.

Perche in teruenendo l’andata di Baccio al farli frate Mariotto per il compa
gno perduto,era quali lmarritOj& tuor di fe ftelTo . Et fi ftranagli parue que

fta nouelia,chedilperato, di colà alcuna: non fi rallegiaua. Et lem quella par

tcMarioctononhauelTehauuto anoiail commerzio de’frati,de’qualidicó

titillo diceua raale,& era della partc,che teneua centra lafazzione di frate Gì

rolsmoda Ferrara : harebbe l’amore di Baccio operato talmente, che aforza

nel conuen to medefimo col fuo compagno fi làrebb&[Ìncapucciato egli anco

ra. Ma da Gerozzo Dini, che faccua lare ncll’olTail giudicio , che Baccio ha-

ueua lafciato imperfetto, fu pregato, che hauendo quella medefima manie-

ra,glivolefiedarfine:Etin oltre perche v’era il cartonefinitodi mano di Bac

rio,& altri difegni :& pregato ancoradafra Bartolomeo , che haueua hau*
uro a quel conto danari, & lì faccua cofeienza di non hauere olleruato la prò
mclIa:Mariotto all’opra diede fine: doue con diligenza,& con amore condili

fcil refto deil’opera talmente; chemolti non lolapendo, penfano, ched’vna

lòia mano ella lia]auorata:Perilche tal cofa gli diedegrandifsimo credito nel

Patte. Lauorò alla Certofa di Fiorenza nel capitolo vn Crocififio con la No
ftradonna,& la Maddalena appiè della Croce,& alcuni angeli in aere,che ti



44 TERZAPARTE
colgono il fangue di Chtifto operalauoratain frcico,& con diligenza , & c5

amor,e aliai ben condotta.Ma non paredo, che i frati del mangiarea lormo
do li trattadero, alcuni Tuoi giouani, che feco imparauano Tartc, non lolapc

do Mariottoj haueuano contralàtto la chiaue di quellefineftre, onde fi por*

ge a’fraci la pietanza, la quale rilpondein camera loro ) & alcune volcefecre»

lamente quando a vno , & quando a vno altro rubauano il mangiare. Fa

molto romoredi queftacofatra’frati; perche delle cole della gola fi rifento-

Ro coli bene come gli altrij ma facendo ciò i garzoni con molta dellrezza, Se

efiendo tenuti buone pcrfone,incolpauano coloro alcuni frati, che per odio

l’vn dell’altro il faceflerordoue la cofa purfifeoperfe vn giorno. Percheì

frati, accioche il lauoro fi finiffe,raddoppiarono la pietanza a Mariotto,& a’

luci garzoni 5 i quali con allegrezza,& rifa finirono quella opera. Alle mo*

nache di san G i uliano di Fiorenza fece la tauola dello aitar maggiore , che in

Gnalfonda lauorò in vna fua ftanzaiinfieme co vn’alrra nella medefima chie

fad’vn crocififlo con angeli Dio Padre, figurando laTrinità in campo do
tù a olio. Era Mariotto perfona inquietifsima, & carnale nelle cofe d'amo*

re, & di buon tempo nelle cofe del viuere; perche venendogli in odio le lofi»

fticherie,& gli ftillamen ti di ceruello della pitmra:& efiendo Ipeflo dallelin

guede pittori morto, comeècontinua vfanza in loro,& per heredita mante

nata: fi rifoluette darfi a piu balla,& meno faticofà,& piu allegra arte j Et a<

petto vna bellisfima hofteria fuor della porta san Gallo,& al ponte vecchio

al Drago vna tauerna, e hofteria fece quella molti mefi , dicendo, che haue*

ua prefa vn’artCjla quale era fenza mufcoli , feorti ,
profpettiue , e quel ch’ira

portapiUjfenzabiafmOj&chequella, che haueualafciata, era contraria a q«

fta
;
perche imitaua la carne , & il fangùe , & quefta faceua il rangue,& lacat

ne , e chequiui ogn’ora fi lentiua,|hauédo buon vino,lodarcv&a quella ogni

giorno fi fentiua biafimare.Ma pure venutagli anco quefta a noia,rimoifo

dalla viltà del meftiero,ritornò alla pi tturaidoue fece per Fiorenza quadri,',

&

pitturein calàdi Cittadini. Et lauorò aGiouan Maria Benintédi treftorietii

di fila mano. Et in cala Medici perla creazione di Leon decimo dipinfe a olio

vn tondo della (ua arme con la fede, la fperanza,& la carità , il quale fopra la

porta del palazzo loro flette gran tempo. Prefea fere nellaCompagnia di s.

Zanobi allato alla Canonica di Santa Maria delFiore vna tauola della Nun*
zista, & quellacon molta fatica condufle. Haueuafattofar lumi a polla, &
in fu l’opera la volle lauorare, per potere condurre le vedu te,che alte , & lon

tane erano abbagliate,diminuire,& crefeerea fuo modo. Eragli entrato in

fàntafia,chele pitture, che non haueuano rilieuo, & forza, & inficme anche

dolccaa; nonfufsinoda tenere in pregio,Scpercheconofcetia, checllenon

fi poteoon fare vfcir del piano fenza ombre,lequali hauendo troppa ofcuriià

reftano coperte,& fefon dolci,non hanno forza, egli harebbe voluto agiu*

gniere,|có la dolcezza vn cerco modo di lauorare, che l’arte fino allora non

gli pareua,che haueffe fatto a fuo modojonde perche fegliporfe occafioncin

quefta opera di cic^fere fi mife a fer per ciò fatiche ftraordinarie,lequali fi ce

nofeono in vno Dio Padre,cheèin aria,& in alcuni putti,chefon molto rile

uad dalla tauola per vno campo feuro d'iina prof pettina , che egli vi fecic col

cielo d’vDavokaintagliataamezzabottCjchegirandogliarchi di quell3,&di

minuendo
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ffinoendo lelinee al punto, ua di maniera indentro, che paredi tilieuo; ol-

trachc vi fono alcuni Angeli che volano spargendo fiori , molto gratiofi.

Quefta opera fu disfatta,& rifatta daMariottoinnanzichela conducete

alfuo fine piu volte: fcanbiando ora il colorito o piu chiaro , o piu fcuro,&
tal bora piu viuace,&accefo ,& horamenotma non fifatisfacendoafuo

modo,negliparendohauereagiunio cóla manca ipenfieri dell’intelletto

harebbe voluto trouarevn biancho,chefii0c fiato piufiero della biacha: do
ue egli fi mifc a purgarla, per poter lum eggiare in fu i maggior chiari amodo
fuo, niente dimeno conofciuto'non poter far quello con lane, che compren

de inTe lingegnio,& in telligentia Humana: fi contentò di quello che hauea

fatto
,
poi che non agiugnicua a quel che non fi poteua fàrcj& neconfegui

fra-gli artefici di quefta opera lode,& honore: cÓ credere ancora di cauarn*

permezzodiqueftefetichedacpadroni molto piuvtileche nonfecie. In-

trauenendo difcordiafra queg!i,che la faceuano fare, Se Manotto . Ma Pie-

tro Perugino allora vecchio , Ridolfo Ghirlandaio,& Francefoo Granacci

la ftimarono,& d’accordo il prezzo di clTa opera infieme acconciarono.Fece

in san Brancaziodi Fiorenza in vn mezzo tondo la vifitatione di Noftra don

na .‘fimilmentein fànta Trinità lauorò in vna tauola la Noftra Donna , san

Girolamo,& san Zanobi con diligenza per Zanobi del Maeftro . E t alla chic

fa della congregazione de’Preii di san Martino fece vna tauola della vifitazio

ncmoliolodata. Fu condotto al conuento dela Quercia fuori di Viterbo,

&quiui poi chchebbe cominciata vna tauola, gii venne volontà di veder

Roma: & cofi in quella condottoli lauorò, & fini a Frate Mariano Petti a S,

Salueftro di Monte CaualJo alla cappella fua, vna tauola aolio co san Dome
nico, Santa Caterina da Siena, che Chrifto la fpofa, con la Noftra donna co

delicata maniera. Etalla Quercia ritornato >doue haueiia alcuni amori

,

a i quali per Io defiderio del non gli hauere pofleduti,mentre che ftettc aRo
ma, volle moftrare ch’era ne la gioftra valcn te: perche fece l’ul timo sforzo.

Et come quel che noerane molto giouane ne valorofo in cofi fatte imprefè,

fu sforzato metterli nel letto. Di che dando la colpa all’aria di quel 1 uogo, fi

fe portarea Fiorenza in cefte. Etnon gli vaifero aiuti ne rifiorì , che di quel

male fi morì in pochi giorni d’età d anni 45 .& in san Pier Maggiore di quel

la città . Fu fepolto; de’dilegni di mano di coftui ne fono nel noftro libro di

penna,& di chiaro ,& feuro alcuni molto buoni;& par iicolarmente vna fea

laa chiocciola difficile molto, che bene l’intédea,tirata in prolpeitiua.Ebbe

Mariotto molti difccpolifra quali fu Giuliano Bugiardini il Francia Bigio

Fiorcntinì,& Innoccntio da Imola de quali a fùo luogo fi parlerà. Parimcn-

teVifino pittor Fiorcntino fb fuo dilccpolo,&miglioredi tutti quelli,per di

fegno, colorito,& diligcntia,& per vna miglior maniera , che mcftrò nelle

colccheefece, condotte con moItadiligenza.E ancor che in Fiorenza ne fia

nopochciciofi può vedcrehoggiin cafàdiGiouambatiftadi Agnol Doni
in vn quadrod’vna Ipera colorito aolioaulo diminio,douefono Adamo,&
Euaigniudi, che mangiano il pomo: colà moltodiligcnte,& vn quadro dun
Chrifto depofto di crocieinfiemccoi ladroni, doue e vnointrigamento be*

neintcfodilcale, quiui alcuni aiutano adiporChrifto,& al tri in tulle Ipalle

folcono vn ladione alla fcpoltuia,con moke varie,5c capticciolc attitudini.
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S:vatÌcià(lifigure,atceaqueUuggcttole quale moftrano, chceglieravalen

ihuomo; il tnedefimo fu da alcuni mercati Fiorentini condotto in Vnghcna

doue fece moltcopcre>& vi fu ftimatoalTai . Ma qucfto pouero huomo: hi

perpoco,arifchiodicapitaruimale, perche eflendo di natura libero efcioli

tOj ne potendo fopportare il falcidio di certi Vngheri importuni,che tutto il

giorno gli rompeuano il capo, con lodatele cole di quel pacfe j come fe non

tullealtrobene,ofillcitàchein quelle loro ftufe, & mangiar, &bere,neaU
tra grandezza, o nobiltà, che nel loro Re

,
Se in quella corte, E tutto il refto

del mondo folTefango, parendo aliai, come è in.efFetto,che nelle cole d’Ita-

lia fudealtrabontà, gentilezza, & beIiezza,ftracco vnavoltadi quefteloro

fciocchezzc,& per ventura eflendo vn poco alIcgro,gli Icappò di boccajchc

c valeua piu vnfiafcodiTrebbiano,&vnberlingozzo,che quanti Re, Se Re
inefuronmaiin que paeIi»E Tee non flabbatceua, che la cola dette nelle ma

niadvn Vefeouo galanthuomo,& pratico delle cofedcl mondoi&cheira»

porto il tutto,dircreto,& chefeppe,6c volle, voi tare la coiaio burla , Egli ira

paraua a fcherzar con beftie, perche quelli animalacci V nghcri , non inten-

dendo le parole,Se penfando che egli hauefle detto qualche gran cofajcomc

feglifùlTc per torre la vita e lo flato al loro Re, lo voleuano a furia di popolo,

fenza alcuna redenzione crucifiggere . Ma quel V efeouo dabbene , lo cauò

dogai inpaccio,llimando quanto meritaua la virtù di quel valenthuomo,5c

pigliando la cof^ per. buon verlo, lo rimife in grada del Rc, chein

telalacora,feneprclcfollazzoj& poi finalmente fu in quel paefe,

affai ftimata,Si: honoratala virtùlua.Ma non duro lalua ve

tura molto tépoipche nó potendo tollerare le ftufe,nc

quella aria fredda , nimica della Tua cópielsionc

iu breuclo condulTe afine Rimanendo pc

co viualagraiiaefamajluainqlli.chc

io conobbero in vita,& che poi

di mano in mano videro

ropercfuc

Furono le fue pitture circa l’anno . M D X I

L



VitaS KajfaeUino delGarbopittar Fiorentmo.

Affaello del Garbo,ilqualeeflendo mentre era fariciullctto

® chiamato per vezzi, Raffaelhno
j
quel nomeli manten-

^ ne poi fempre, fu ne fuotprindpii di tanta clpetrazione

‘ J neirarte,che di già fi annoueraua fra i piu eccelien ti^cofà

^ chea pochi interuiene. Ma a pochisfimi por quello che in

teruénealuijchedaottimo principio; & quafi certisfima

speranza,fic6duccfiè adcbolisfimo fine. Eflendo per lo

piu coftumc cofi delle cofe naturali come delle artificiali , d.i iptccolt princf»

pii venirecrefcendo dimanoin mano, fino all’vltima perfezione. Ma certo

moke cagioni cofi dell'arte come della natura ci fono incognÌECy& non ienr*

ycejaeiD ognicorafi aenedaloto i’ardincvfitwo»cofadafaEe Ilarefopra di
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fe, bene fpeflfò ìTudi tii humani. Come fi fia,quefio fi vide in RaffacIlino,p.

che parue che la Natura,& l’arte fi sforzaflero di cominciare in lui con certi

principi! ftraordinatii ; il mezzo de qnali fu meno che medioct e,e il finequa

fi nulla. Coftui nella fua giouentù difegnò tanto quanto pittore chefi fia

mai efercitato in difegnare per venir perfetto, onde fi veggono ancoragran

numero di difcgni'per tutta l’arte , mandati fuora per vililsimo prezzo da

vn fuo figliolo,parte difegnati di ftilc,& parte di penna,& d’acqrelloj ma tui

ti iòpra fogli tintijlumeggiaci di biacchajetfatti co vua fierezza,& praticami

rabilej come molti ne fono nel noftro libro di bellifiima maniera. Oltrerio

imparò acolorirc a tempera,& a freico tanto bene , che le cofe fue prime fon

fatte con vna patienfia ,& diligenna incredibile , come s’è detto , Nella Mi-

nerua intorno alla lepoltura del Cardinal Caraffa u’c quel cielo della volta

tanto fine che par fatta da miniatori, onde fu alihora tenuta dagli artefici in

gran pregio,& Filippo fuo maeftro lorepucaua in alcune eofe molto miglio

re maeftro d: fc,ct Aueuaprcfo Rateilo in tal modo la maniera di Filippo,

che pochi la conofceuano per altro che per la fua . Coftui poi nel parrirfi dal

fuomaeftcOjrindolcilamanieraafTai ne’panDÌ,&fe piu morbidi icapcgli,

c l’arie delle tefte; & era in tata cfpecrazionedegIiartefici,chementreeglifc

gui tò quella maniera,era ftimato i! primo gtouaae deirartc, pche gli fu allo

gatodulafamigliadeCapponi,iqua!ihauendo fociu la Chiefa di san Bar-

tolomeo a Monte Oliueto fuor della porta asanFrianoduI monte fatto vna

Cappellachefichiamailparadifo,vollono che] Raffaello focefie la cauok,

nella quale a olio fece la Reiurrezione di Chrifto con alcuni foldati , che qua

lì come morti fono cafcatiin torno al fepolcro, molto viuaci,cbegli,&

hanno le piu gratiofe tefte, chefi pofia vedere; fi:a cquali in vna teda di vn

giouanefu ritratto Nicola Capponi cheè mirabile, parimente vna figura al

laquale è cafeatoadofib il coperchio di pietra del fepolchro havnatefta che

grida,molto bella,& bizzarra perchevifto i Capponi lopera di Raffaello eflec

cofa rara, gli fècion fare vno ornamento tutto intagliato con colonne ton

de,& riccamente meflc doro aholo brunito; & non andò molti anni,cheda

do vna làetta foprail campanile di quel luogo , forò la volta, e cafeo vicino a

queftatauola,laqualeper eflerelauorataaolionon offefe niente, ma doue

ella pafib a canto alJornamento meflo doro, lo confumò quel vapore, lafTan

douiiifempiicebolofenzaoro. Mi cparfofcriucre quello a propofito del di

pignerc a olio; accio fi veda quanto inporti fapere difenderli, da limile in-

giuria,& non folo a quella opera l’ha ratto , ma a molte al tre , Fccie a frefeo

in fui cantod’vna cala,che hoggiediMacteo Botti fralcaotodel Pontcalla

Carraia,& quello della Cuculia , vn tabernacoletto drentoui la noftra Don
fia col figliolo in colio, santa cateiina,& sanca Barbera ginocchioni , molto

grariofò,& diligentcIauoro,Nella villa di Marigniolle de Girolami fece dua

oellisfime tauolc con laNoftta Donna,san Zanobi,& altri sanri,& leprcdcl

le lòtto pienp di figurine di ftoricdiquesantifacte con diligenria. Fecefo*

f

>ra lemonache di san Giorgio in muro alla porta della chiclà vna Pietà con

cMarieintornOj&fimilmcote fottoqueiiovn’altro arco con vna Noftra

dona nelM D 1 1 1 Lopera degna di gran lode. Nella chiefa di sito Spirito in

Fiorenza in vna tauola fopra quella de Neili^di Filippo fuo maeftrO| dipinfo

vn»
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fnàPictà,co{à tenuta molto buona, & lodeuolcjmain vn altra di san Ber*

ear(lo|mànco perfetta ,'di quella . Sotto la porta della (àgreftia fece due tauo

le, vna quando san Gregorio Papa dice’mefla, che Chriftogliapare igniudd

vctlàndo il fanguecon la Croce inspalla,& il diacono , & uibdiacono para*

tilalcruono. Con dua Angeli cheincenfano il corpo di Chrifto; lotto,

c

vna altra cappella fece vna tauola drcntoui la noftra Donna, san Icronimo,

&san Bartolomeo: nelle quale dueopere durò fatica, & non poca,ma anda«

Oa ogni di peggiorado,ne lo a che mi attribuire quella dilgratia lua,che ilpo

ueroKaSàello non mancauadi,lludio>diligentia,& fatica,ma poco gli valeua

iadoue lì giudica,che venuto in famiglia grane,& pouero,& ogni giorno bi

fognando valerli di queIcheguadagna«a,oltreche non crajd i tròppo animò

& pigliando a far le colcp poco pi egÌo,di mano in mano andò peggiorando

ma lemprc nondimeno li vedde del buono nelle cófe sue; fece per i Monaci

di Cefteliojnellor refettorio vna ftoriagrande nella facciata colorita in'li elco

ncllakjuale dipinle ilmiracolo che lece Iclu Chrifto de cinque pani , & duo
pelei fatiando cinque milaperlònc.Fcce'allo Abatedepanichiper lachicfa

di san Salui fuor della porta alla Croce la tauola dello aitar- Maggiorecon la

noftra donna, san Giouangualberto, sa lalui,& sah Bernardo Cardinale de

gli vberti,& san Benedetto Abate ,& dalle bande san Batifta , 2c san Fedele

armato in duo nichie, che metteuano in mezzo la tauola, laqualehaueuavn

richo ornamento, & nella predella piu ftorie di figure piccole della vita di

san Giauan Gualberto nel che fi porrò molto bene, perche fu fouenuto in

quella fila mileria da quello Abate alqual venne pietà di lui,c della lua virtù,

éi. Raffaello nella predella di quella tauola lo ritrafle di naturale infieme col

generale loro, che gouernauaà quel tempo. Fece in san Pier maggiore vna

tauola a man rkta, entrando in chiefài & nelle Murate vn san Gifmondo Re

in vii quadro èfecie in san Brancatio per Girolamo Federighi vna Trinità in

frefeo doue,e fu fcpo! to ntraendoui ìuÌ 3& lamoglieginochioni doue,c co*

mincio a tornare nella maniera minuta. Similmente fece duefigure in ceftcl

lo a tempera ciò è vn fan rocco,& santo Ignatio che fono alla cappella di san

Baftiano. Allacofciadel ponte Rubaconte vedo le mulina fece in vnacap-

pellaccia vna noftra Donna, san Lorenzo,&vnaltro santo,& in vltimoliri

dulTc afàr ogni lauoro meccanico , & ad alcune Monache,&: altre genti.che

allora ricamauono aflai paramenti da chiefe, fi diede a faredifegni di chiaro

fcufo,efregiature di sati.&di ftoriep vilifsimo prezzo pcheacora che egli ha

uefle peggiorato,taluoltagliufciua di bellirsimi difegni, & fantafiedi mano
comenefànnofede molte carte chepoi doppola morte di coloro che rica-

mauono fifon venduti qua,ela,&:nel libro delfignorefpcdalingo venefmoi

ti, che moftrano quanto ualeflenel difegno

.

Hche fu cagione che fi feciono molti paramenti,& fregiature per lechiefc

di Fiorenza, &per il dominio, & anche a Roma per Cardinali, ^evefeouii

quali fono tenuti molto begli,& oggi quello modo del ricamare inquel mo
do cheufaua Pagcio da Verona Galieno fioréiino,et altri fimili e quafi perdu

to.Ellendofi trouato vnaltro |modo di punteggiar larghe , che non ha ne

quella bellezza,ne quella diligenza. Se è meno durabile affai,che quello, on

decgliperqucftobcnefitio merita, fc bene lapouertali diede (comodo,

&
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fté» in vita,che egli babbi gloria, & Konotedelle’virtu fuc'doppo la morte,

& ne],vero fii Raffaello {graciatojnellc pratiche, perche vfb Tempre con gente

poiiere,& baffwomequelloche auilitofivergognauadi Te, attefo che nella

JU.1 giouentu fu tenuto in grande (pettatione, e poi hconoTceua lontano dai

lopere iue prima faticin giouentù tanto Eccellentemente. E cofi inuechian*

do declinò tanto|da quel primo buono , chele colè non pareuano piu di fua

mano ;& ogni giorno l’arte dimenticando,lIridulIepoioItrale tauole,&

quadri, clieraceua,’a dipignere ogni vilirsima coTa : òc tanto auuilì che ogni

colagli daua noia ma piu la gtaue famiglia de’figliuoli , che haueua, ch’ogni

valor dell’arte, trafmutòin goffezza. Perche fouragiunto da infermità,&ini

poucrito, inileramente finì la lua vitadi ctàd’anni 58. Fu fcpolto dalia comt

pagniadelJaMilericordiainjjanSimoncdìFiorenzancl Lalciòdopo

«i le molti, chefiirono pratiche perlone . Andò ad imparare da cofiui i pria

cipii deH’artenellalua fanciullezza Bronzino Fiorentino pittorcjil

quale fiportòpoifibene lòtto la protezzionedi lacopoda

Puntorno pittor Fiorentino, chenelTartehafatto

imcdclimifrutti chelacopoluo maeftro.

Il ritratto di Raffaello fi è canato da

vn dilègno , che haueua

Palliano daMote
carlo,che

fu

anchegli luo difi:epolo,iIquaIe

fu pratico Maellro,phuo

moTenza disegno.



"Vita dt T*orrìgimo Scultor Fiorentino

.

Rradifsìmaporsaza ha lo Tdegno in vno che cerca c5 alteri

già,et con fopbiam vnaprofefsionc elferc ftimato eccella

te; & che in tempo che egli non fc lo alpeiti vegga leuai'fi

di nuouo qualche bello ingegno nellamedefimaartcjii

quale non pure Io paragoni , ma col tempo di gran lunga

Ioauanzi
.

Quefti!tali , certamente non,èferro , che

per rabbia non rodeilero; o male, che potendo non facef

;

o.Perche par loro (corno nepopoli troppo otri bile lohauereviftonalcere
I putti,& da nati

,
quafim vn tempo nella virtù edere raggiunti ; non (apcn-

00 eglino,che
bidegiouani,

ogni di h vede la volontà (pinta dallo itudio, negli anni

quando con la frequentazione degli (ludi è da e(si efercitata »
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crefccrcin infinito.& che i vecchi dalla paura,clallafuperbia, 6c dalla ambi-

tione tirati , diuentano goffi, & quanto meglio credono fare, peggio fanno

Se credendo andare inanzi ritornano a dietro . Onde efsiinuidioli mai non

danno credito alla perfezzionedc’giouani nelle cole, che fanno ; qnantunqj

chiaramente le vegghino,per Toftinazione eh e in loro.Perche nelle proueli

vedcjche quando egIino,pcr volere moftrarc qiiebchefanno,piu fi sferzano

ci moftrano Ipeffb di loro cofe ridicole, Se da pigliarfenegiuoco. Etnei vero

come gli artefici paflano i termini, che locchio non ftà fermo,& la manolot

trema; pofIono,fe hanno auanzato alcuna cofa,dare de’configli à chi opera,

conciona, che Parti della pittura,e scultura vogliono l’animo tutto iuegliato

efiero, fi come c nella età, chebolle il iàngucic pieno di voglia ardente: e de’

piaceri del mondo capitai nimico. E chinelle voglie del mondo non è conti*

nente, fugga gli ftudii di qual fi voglia arte ò feienza, perciò chenon benecó

uegono fraloro cotali piaceri,e . lo ftudio. E da che tanti peli fi recano dietro

quelle virtù,pochi,per ogni modo, fono coloro, che atriuino al fuprerao gra

do . Onde piu ffino queili,che dalle molTe con caldezza fi partono , che que-

gli, che per ben meritare nel corfo,acquiftino il premio.

Piufuperbia adunque,chearte,ancorchemoIto valefsi,'fi vide nel Torrk

giano scultore Fiorentino silqualencllafuagiouanezza fu da Lorenzo vec-

chio de’Medici tenuto nel giardino, cheìn lulla piazza di fan Marco di Firen

2c haueiia quel Magnifico cittadino, in guifa d’antiche,e buone sculture ri-

pieno,che IaIoggia,iViali,etuttele ftanze erano adornedi buonefigurean-

tiche di marmOjC di piiture>& altre coll fatte cofe di mano de’migliori Mae»
flrijchemai fuflero fiati in Italia,& fuori. Le quali tutte cofe,oltreai Magni
fico ornamento,chefaccuano à quelgiardino,erano come vna fcuoIa,& Aca
demia a i Giouaneiti pittori, e scultori,& à tutti gPaltti: che attendeuano al

difègnojeparticolarmenteàigiouaiii Nobili iattelo che il detto Magnifico

Lorenzo teneua per fermo, che coloro, che nafeono di fanguc nobileposfi-

Dopiuageuolmenteinognicofavcnircaperfezzione, epiuprefto, chenon

fanno per lo piu le genti bal1e,nelle quali comuneméte non u veggionojquci

concetti, nequel marauigliofo ingegno,che nei chiari di fangiie fi vede : fen

23, chehauendoi manco nobiliilpiudellevolteadifenderfi daIloftento,e

dalla pouerta,eper conleguentenecesfitatiafareognicofameceanicai non

poflono eferci tare I’ingegno,ne à ijfbmmi gradi d’eccellenza peruenire.On»

de ben dillcii dotrifsimo Alciato,parlando de i belli ingegni nati poueràmé*

te,e che non pofiono foIleuatfi,per efiere tanto tenuti, albaflb dalla pouertài

quanto inalzati dalle penne deiringegno^

Vi me piuma leuat^cgraue mergti oms.

Fauorj dunque il Magnifico lorenzo Tempre ibelìi ingegni , ma pattici»

Jarmente i nobili,che haueuano a queftearti inclinazione
; onde non egrao

fette,che di quellafcùola vfeifièro alcuni, che hanno fatto ftupircil mondo:
e cheè piu,non folo daua prouifionedapotcr viuere,c veftirc à coIoro,checf

fendo poueri,non harebbono potuto efcccitare lo ftudio del difegno , ma an

coradonatiui ftraordinarii à chi meglio degl’altri fi fufle in alcuna cofa ado»

perato; onde gareggiando fra loro i giouani ftudiofi delle noftre arti , ne di»

uéacro,cume u dirseccellentifsimi . Era allora cuftode, e c-apo di detti gio

uani



TORRIGIANO n
cani BERTOLDO scultore Fiorentino,vecchio,c pratico maeftro; e fta

togiadUcepolo di Donato; onde infegn^uaIoro,e parimcntehaueuacuraal

le cofede! giardino, & a molti difegni,cartoni , e modelli di mano di Dona*
to,Pippo,MafacciOjPaniO; V cello, f ra Giouanni,fra Filippo, e d'altri maceri

padani, e Forcftieri.E nel vero quelle arti non lì podono imparare Ce non c5
lungo ftudio fatto , in ritrarve,e sforzarli d’imitare le cofe buone. E chi non
badi lì fette coramodità, le bene è dalla natura aiutato non lì può condurre,

fenon tardiaperlezzione. Ma tornando all'anticaglie de! detto Giaidin'o,el

le andarono la maggior parte male l’anno 1494 .
quando Piero figliuolo del

detto Lorenzo fu bandito di firenzeipercioche tutte fu tono venduteall’inca

to.Manon di meno la maggior parte fu tono l'anno 1 5 1 z. tenduteahMa*

gni{ìcoGÌnliano,a!lora,che eghjegl’altridi'cafa Medici ri tornarono alla pa*

ttiar&hoggiperlamaggiorpartelìconleruano nellaGuardacoba del Du-
ca Colimo . Ilquale efempio veramente magnifico di Lorenzosfemprcche là

taimitatoda principi, e da altre plbnchonorace, recherà loro honore; e lo

de perpetua,pcrchechi aiuta, e fauorifee neU’alte imprefe i bel!i,e pellegrini

!ngegni,daequàliflceue il mondo tanta bellezza, honore,comodo, e vtile,

merita di viuere eternamente per lamaneglrmcelletridegrhuoniini. Fra

gl’altri che ftudiarono Parti dei dilegno in quello giardino riufeirono tutti

quelli Eccellentifsimi, Michclagnolo di Lodouico Bonarroti; Giouan frana

celco rullicijTorrigianoTorrigiani; Francefeo granacci
;
Niccolo di Dome

fiicofoggi's Lorenzo di credi ; &GiuIianoBugiardini.E defòrellieri Baccio

da monte Lupo; Aadrea Contucci dal Mente san souino , & altri de’quali fi

fata memoria al luogo loro

.

llTorrigianoadunqùedelqualealprelenrefcriaiamoIa vita, praticando

nel dettogiardino con i lòpradetti, era di natura tanto luperbo e collorolò

,

oltre all’ellere di perlbna robulla,d animo fierOjC coraggiofo, che tutte gPa!

tri bene fpelTo foperchiaua di fatti, e di parole,era la lua principale profesfio

ne!ascoltura,ma non di meno lauorauadi terra molto pulitamente, &con
aliai bella,e buona maniera,ma non potendo egli lopportare,che niuno con

lopcreglipalIalTeinanzijfi metteuaàguallarconlemani quell’operc di ma
d’altri, alla bontà delle quali non poreua con l’ingegno arrinare.E le altri di

ciofe rifentiuajCglifpeiro veniua ad al tro,che a parole.Haueua collui parti-

colar’odio con Michelagnolo,non per altro , le non perche Io vedeua ftudio

femente attendere all’arte, e fapena^che nafcolàmentclanoite , ^ il giorno

dellefefte difegnauain cafa,onde poi nel giardino riulciua meglio,che tutti

gl’altn,& era per ciò molto carezzato dal Magnifico Lorenzo: perche mollo

da crudele inuidia,cercaU3 fempred'offenderlo di fettijò di parolejonde ve-

nuti vn giorno alle mani, diede il Torrigiano à Michebgnolo fi fattamente

vnpugnofulnalo,che*glelolinfranfe|di maniera, chele portò poi Tempre

cofilliacciatomentre,cnevilTe.Laqualcofahauendointefà il Magnifico nc
hebbe tanto sdegno, che fe il Torrigiano non li fuggiua di Firenze n’hareba

be riceuutoqualchegrauecalligo. Andatofene dunque à Roma, doucalio*

rafaceualauorare Alefiandro vi.torreborgia, vi fece il Torrigiano in com-
pagnia d’altri maellri molti lauori di Hocchi, poi dandoli danari per lo Duca

Valentino che feceua guerra ai RomagnuoU, il Torrjgianofufniato da.li-

cori
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Cimi gioaam horentim,& cofi fàttofi in vn tratto Hi scultore fóldato ii porti

in quelle guerre di Romagna valorofamen te j il medcfimo fece con Paulo vi

telh nella guerra di Fifa. Et co Piero dc’Medicifirrouònelifettod’armedel

Garigliano,doue fi acquiftò vna infegna,e nome di valente alfiere , Finalmé

te conolceudojche non era per mai venire,ancor chelo meritairejComedifw

deraua algrado di Capitano-,e non hauerc alcuna cola auanzaro nella guerra

anzi hauer confumato vanamente il tempo , ritornò alla scultora, & haueir

do facto ad alcuni mercatanti;Fioren tini operette di marmo,e di bronzo in fi

gurc piccolle,che fono in Fiorenza per le cafe de’citradini,e difegnato molte

cofeconfieEezza,ebuona maniera, come fi può vedere in alcune carte del

nofteo libro di fua mano infieme con altre,le quali fece àconcortenza di Mi

chclagnoloifu da i ludettimcrcanti condotto in InghiItcrra,douelauoròia

fècuigio di quel Reinfinitccofe di marrao.di bconzo,c di legnoà concorre*

sad’akuniMacftridiquel paefè, ai quali tutti rcftò fuperiorc . E nccauò

canii,& coli fatti premii, che fe non fafle fiato , come fuperbojpcrfonainc©

fiderata,efenzagouerno,farebbe viuuto q'jietamente,e fatto ottima fine, la

douegliauueaneil contrario. Dopo,cfiendo condotto d’Inghilterra in Ifpa

gnavi£ccemoìceopere,chelc>nolparrein diuerfiluoghi,efi)no molto ftima

ccjma in fra l altre fece vn crocififiodi terra,cheè la piu mirabile cofa chelìa

in tutta laspagna . Et fuori della città di siuiglia in vn Monafterio de' frati di

san Girolamo fece vn’alcro Crucìfillo ,& vn san Girolamo in penitenza col

£uo Lione,nella figura del qual santo ritraile vn vecchio Dilpenfiero de Bot

ti; Mercanti fiorentini inispagna-&vnaNoftraDonnacolfigliuolo tanto

bella, ch’ella fu cagtone,chene faceffe vn’alrra limile al Duca d’A rcus,il qua

le per hauerla , fece tante promefie aTorrigiano , che egli fi pensò d’elIerQC

ricco per fempre.Laqualcopera finita gli donò quel Duca tanti di quelle rao

nccc,che chiamano Marauelis ,chc vaglionopoco,òiiUÌla,cheilTorrigiano

alqualencandaronoducperlòneacalacatichefi (infermò maggiormente

nella lua openione d’haucrc a cller richifrimo . Ma hausndo poi fatta conta

re,e vederea vn Tuo amico fiorentino quella moneta,e ridurla almodo Itali*

no,vide,che tanta fomma non arriuaua pure a trenta ducati perche tenendo

fi beffato con grandifsima collera andò doue era lafigura, che haueua facto

per quel Duca,e tutta guaftolla-La onde quello fpagnuolorenendofi vitupe

ratOjaccusòilTotrigiano pcrliereticoiondeelTéndo mefloin prigione, 3co

gni di cfaminaco , e mandare ad vno inquificore all’altro lu giudicato final-

mente degno di giauifsiraapunizionc. La quale non fu melìa altrimenti in

efecuzione
,
perche elio Torrigiano perciò vennein tanca maninconia , che

tlato molti giorni lenza magiare, e per ciò dcbilifrimo diuenu to i poco apo

cofiniiavita;& coli col torli il cibo fi liberò dalla vergogna in che

farebbe tbrfe caduto, cficndo, come fi credette fiato con-

dennatoàmorte . Furono roperedicoftui cir-

cagl’annidiNoftrafalute i J15.
£ morì l’anno

ifii.



Vitadi Giuliano,^<ìAntomodasan(^ado.

Architetti 'Jiorentim.

Rancefco di Paulo Giambertijilqualefu'ragioneuolc Archilei

toaltempodiCofimo de’Mcdici,efòdaIui molto adoperato

hebbeduefigliuoli,Giuliano,& Antonio, iquali mil'e aliane

dell’iniagliaredi legnotEcol Fràcionelcgnaiuo!o,pfona ingc-

gnolà,iì quale lìmilmenre attcndeua agrintagll dilegno, &
alla pro(petriua, 6c 0)1 quale haueua molto<iimellichczza,hauédo eglino in

lìcme molte cofe e d'intaglio, c d’A rchitettura operato per Lorenzo de’Me-

dicii acconciò il detto Francelco, Giuliano vno de detti luci figliuoli-,ilqualc

Giidiino imparò in modo bene rutto quello, che il Fiacioncgrinfegnòi che

gl’io-
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gl’intaglùe lebellifsime profpcttiaejchepoi dardauoronelchoro del Duo
mo di Pifàjiono ancor’hoggi fra molte proipettiue nuoue,non fenza maraui

glia guardate. Mentre che Giuliano attenaeuaaldifego,&iirangue della

giouanezza gli bolliua,Pefercito del Duca di Calaaria,pec rodio,chequel fi-

gnore portaua à Lorenzo de Medici,s’accampo alla Caftcllina, per occupare

il Dominio alla fignoria di Fiorenza,& pervenire, fc gli fufle riufcito, aline

di qualche Ino difegno maggiore; percheeflendo forzato il Magnifico Lorc

zo a mandare vnoingegniero alla Caftcllina, che faceftemolina,ebaftiè,e

che hauefte cura e maneggiafterArtiglicria, il che pochi in quel tempo lape

uano farcjvi madò Giuliano,comed’ingegno piu atto,c piu deftco,jelpeduo

e da lui conofeiuto , come figliuolo di Francelco , ftato amoreuole feruitore

di cafa Medici. Airiuato Giuliano alla CafteI!ina,lortificò quel luogoden-

tro,e fuori di buone mura,e di mulina', c d’altre cofe ncceflade alla drfefa^di

qllalaprouide. Dopo veggédogl’huomini ftarl6caniali’artigllecia,&: raasg

giatla,& caricarla,c tirarla timidamente, fi gettò à quella,& l’acconciò di ma
niera, che da indi in poi inelTano fece male, hauendo ella prima occifo mol

te pcrfonc,lequali nel tirarla, per poco giudizio loro-, non haueuano faputo

ferfijchenel tornare adictro non offendtfle. Prela dunque Giuliano la cu

fa della detta Artiglieria fu tanta nel tirarla,efrruirlene la fua prudenza, che

il campo del Duca impauri di lorte,che per quello, altri impedimenti heb

becaro diaccordarfi,ediIi partirfi. Di che coalegui Giuliano non piccola Io

de in Fiorenza apprefio Lorenzo,onde fii poi di continuo ben veduto,& a
fezzato . In tanto eftendofi dato alle cole d’ArchitciCura

,
cominciò il primo

chioftro di CeftcIlo,e nefece quella parte,che fi vede di componimento ioni

co,ponendo i Capitellifopcale colonne con la vohua,che girando cateaua fi

no al collarino,douefinilcelacolonna,hauendo forco l’vuolo ,e fufaiolafet

to vn fregio alto il terzo del diametro di detta colonna. Ilquale Capitello fu

ritratto da vno di marmo antichilsrmo, ftato trcuato à ficiòle da Mcftèr Lio

nardo Salu tati Vcfcouo di quel luogo, che lo tenneccn alirc anticaglicva

tempo nella via di frn callo in vna cafa,& Giardino doue habitauadirimpec

toasanta Agata. Ilqualc Capitello è hoggi apprelTo Mefiec Giouanbatifta

daRÌcaroli,V efeouo di Piftoia,e tenuto in pregio per ia bellczza>e varietà fua

elTendojche fragl’antichi non fen’c veduto vn’ai ero Umile. Ma qaeùo chio«

fico rimale imperfetto per non potere &rc allora quei Monaci canta Tpefa.!»

tanto venuto in maggior confiderazionc Giuliano apprefio Lorenzo, ilqua

le era in animo di fabricarc al poggio a Caiano,laogo fra Fiorenza,e Piftoia,

cn’haueua fatto fare piu Modelli al Francione,&ad altri, elfo Lorenzo tccc

fare di quello chehaiieua in animo di frre vn Modello a Giuliano, ilquale Io

fece tanto diuerfo.e vario dalla formadegraltri, e tanto fecondo il capriccio

di Lorcnzo,che egli cominciò lubitaméte alarlo metterem opera, come mi*

gUorc di tutiij Se accrefciutogli grado per queftc,g!i dette poi lempre proui

(ione. Volendo poi fare vna volta alla fala grande di detto palazzo nel modo
che noi chiamiamo a botte, non credeua Lorenzo , che per la diftanzia fi

porcile girare: OndcGiuliaho, che fàbncauain Fiorenza vna fua cafa, voltò

la lòia lua a fimilitudine di quella;per far capacela volontà del magnifico Lo

reazo:per che egli quella dei Poggio fciiccmeaiefece condurre. Onde la là*

ma
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ma faa talmente era crcfciuta , che a preghi del Duca di Calauria fece il mo«
dello d’vn palazzo, per commilsione del magnifico Lorenzo che doueua fcr

uirc a NapolÌ,& confumò gran tempo a condurlo. Mentre adunque lo lauo

raua il Caftellano di Oftia Vcfcouo allora della Rouere,ilqualefu poi co’l te

po Papa Giulio. 1 1. volendo acconciare , & mettere in buono ordine quella

fortezza, vditala fama di Giuliano, Mandò per lui a Fiorenza : Et ordinatoli

buona prouifionc velo tenne due anni, a fami tutti quegli vtili, Se comodità

che poteua con l’arte fua. Et perche li modello del Duca di Calaurianon pa

iiirc,& finir fi potcflc,ad Antonio fuo fratello lafciò,che con fiio ordine lo fi

niffc,ii quale nel lauorarlo haucua con diligenza {cguitato,& finito, efiendo

Antonio ancora di fofHcienza in tale arce non meno che Giuliano. Pcrilchc

fiiconfigliaco Giulianoda Lorenzo vecchio a prelentarlo egli fteflo, aedo

che in tal modello potefle raoftrareIedifHcultà,chein clTo haueua fatto -, La

onde parti per Napoli, &prefentatoropera,honoratamentefu riccuuco,

non con meno ftuporc de lo auerlo il magnifico Lorenzo mandato con tan-

to garbata maniera
j
quanto con marauiglia per il magifterio de l’opera nel

medcHo . Il quale piacque fi, che fi diede con celerità principio all’opera vici

no al Caftel nuouo . Poi che Giuliano fu flato a Napoli vn pezzo, nel chiede

re licenza al Duca,per tornare aFiorenza,gli fu fitto dal Re prefen ti di caual

li,& vefli,& fra l'altred’vna tazza d’argento con alcune centinaia di ducati,

} quali Giuliano non volle accettare,dicendo,che ftaua con padrone,ilquale

non haueua bìlogno d’oro ne d’argento . E fepurc gli voleua far prefen ce , o

alcun legno diguidardone,per moftrare,che vi folle flato
,
gli donafle alcu-

nade le lue anticaglie a luaclezzionc . Lequali il Re liberalilsimamentc per

amor del magnifico lorenzo, & per le virtù di Giuliano gli concelTc; {c que

Re furono la reflad uno Adriano Imperatore, hoggi fopra la porta del giar«

dine in cala Medici,vna femmina igniuda,piu che'l natura!e,& vn Cupido,

che dorme, di marmo tutti tondi. Lequali Giuliano mandò a prefcntarc al

magnifico Lorenzo, chepcr ciò ne moftrò infinita allegrezza, non reflando

mai di lodar l’atto delliberalilsimo artefice, il quale rifiutò l’oro, l’argcn»

to per l’artificio , cofa che pochi auerebbono facto
,
quefto Cupido c oggi in

guardaroba del Duca Cofimo .Ritornato dunque Giuliano a Fiorenza fu

gratilsimamente raccolto dal magnifico Lorenzo, al quale venne caprìccio p
Ibdiffareafratc Mariano da Ghinazzano,litcratil5Ìmo del’ordine dc’frati

eremitani di santo Agoftinoj di edificargli fuor de la parta s. Gallo vn cóucn

to,capacepcr cento frati, del qualene fu da molti architetti fatto modelli,&
in vltimo fi mife in opera quello di Giuliano . Il che fu cagione che Lorenzo

Io nominò da quefta opera Giuliano da san Gallo. Onde Giuliano,che da o

gni vno fi fenciua.chiamare da san Gallo, dille vn giorno burlando al magni
fico Lorenzo, colpa del voftro chiamarmi da san Gallo,mi fate perdere il no
me del calato antico,& credendo auere andare inanzi per antichità,ritorno

a dietro. Perche lorcnzo gli nfpolejche piu toflo voleua , che per la fua virtù

egli follèprincipiod’vn calato nuouo,chcdcpendcsfi da altri. Onde Giulia

no di tal cofa fu contento. Seguicandofi prato l’opera di san Gallo infieme co

le altre fabriche di Lorenzo, non fu finita ne quella ne l’altre, per la motte

dieflo Lorenzo. Etpoi ancora poco viua in piede rimale tal fabricadisan
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Gallo perche nel 1550 pedo afledio di Fiorenza fu rouinata, & buttata in te^

fa in fiemcco’l borgo, che di fabriche molto belle baueua piena tutta la piaz

za: Et al prefen te no vi Ti vede alcun veftigio ne di cafa,n e di chtefà^ne di eoa

uento . SuccefTeinquel tempo la morte del Re di Napoli, & Giuliano Gon*

di ricchifsimo mercante Fiorentino fe ne tornò a Fiorenza , & dirimpettoa

san Firenze, difopradoue ftauanoi Lionifecedi componimento rufticofa-

bricare vn Palazzo da Giulianojco’I quale per la gita di Napoli,haueuaftrete

ta dimefiichezza. Q^fto palazzo doueuafare la cantonata finita. Se voltare

verfo la mercatanzia vecchiaima la morte di Giuliano Gondi lafece fermate;

nei qual palazzo fece fra falere cole vn cammino molto riccho d’intagli,età?

to vario di componimento, e bello, che non Tenera infino allora veduto vn

jfimile ne con tanta copia di figure . Fece il medefimo per vn V iniziano, fuor

de la porta a Pinti in Camerata vn palazzo, &a’priuati cittadini molte cafe,

delle quali non accadefar menzione. E volendo il magnifico Lorézo per vti

lità publica, & ornamento dello flato lafciar fama,& memoria oltre allein*

finite, cheprocacciatefi aueua, fatela fortificazione del Poggio Imperialefo

praPoggibonzi fulaftradadi Roma,per frircivna citta non la volle difegna

re fenza il configlio,&difegno di Giuliano tonde perlai fu cominciata quel

la fabbrica fàmofifsima,nella quale fece quel confiderato ordine di fortifica»

2Ìone,&di bellezza,che oggi veggiamo. Le quali opere gli diedero tal fama

chedal Dacadi Miiano,aciò cheglifecelTeii modello d’vn palazzo per lui

fu perii mezo poi di Lorenzo condotto a Milano , doue non meno fu hono*

rato Giuliano dal Duca,che e’fr fulle flato honorato prima dal Re quando lo

fece chiamare a Napoli . Perche prefencando|egli il modello per parte del ma

gnifico Lorenzo riempie quel Duca di ftupore, & di marauiglianel vedere

in elio I’ordine,& la diflribuzione di tanti begli ornamenti,Se con arte lutti,

Se con leggiadria accomodati ne’ luoghi loro . Ilche fu cagione, che procac-

ciate tutte le colè a ciò necefTanejficominciafìea metterloin opera . Nella

medefima città furono infieme Giuliano, e Lionardo da Vinci , che lauotaua

col Duca, etparlàdo cflo Lionardo delgetco,chefar voleuadel Tuo caualloj

n’hebbe bonifsimi documenti . La quale oprafu mefla in pezzi per la venuta

dc’Franzefi
; Se cofi il cauallo non fi finì, ne ancora fi potè finire il palazzo.

Ritornato Giuliano a Fiorenza,trouò,che Antonio fuo fratello, cheglifer-

uiuane’modeg!i,eradiuenuto ranco egregio, che nel fuo téponon c’era chi

lauorafTe, Se intagliafre meglio di efro , Se mafsimamente Crocitìsfì di legno

grandi : come nefafede quello {òpra lo aIcar|maggiore nella Nunziata di Fio

renza,5e vno,che tengono i frati di san Gallo in san Iacopo trafofsi, e vno al

tro nella compagnia dello Scalzo,iquali fono tutti tenuti bonifsimi . Ma egli

lo Icuò da tale eflercizio. Se alla architettura in compagnia fila lo fece atten-

dere,auendo egli perii priuatOjSepublico a fare molte faccende. Auuennc,
comedi continuo auuiene,che la fortuna nimica delia virtù leuò gli appcg*

gi delle fperanze à virtuofi con la morte di Lorenzo de Medici: la quale non

lolo fri cagione di danno a gli artefici virtuofi,8e alla patria fua
, ma à tutta i’l

ralla ancora; Onde riraafe Giuliano con gli altri fpirtiingegnofi fconfoktif-

fimo i Et per lo dolore fi trasferì a Prato vicino a Fiorenza à fare il tempio de!

lì Noilra ^oaaa delle carcere, per eficre ferme in floreuza tutte le fabbriche

pubhfC



V ITA DI GIVLIANO ET ANTONIO -59

publicl)c,& pfiuate.Dimoròcìunqi in Prato tre anni coniinui,con lòpporta

rcla/pefa,!! ctifagiojc’l dolore come potette if mcgliO'. DopOjhauedoii a rico

pnrc la chtefa della Madonnadi Loreto,& voltare la cupola, già fiata comin

data,e non finita da Giuliano da Maiano>dubitauano coloro, che di ciò li a-

ueuano la cura, che la debolezza de’pilaftri non reggefTc coli gran pelò
:
per

che fcriuendo à Giuliano, che fe voleua tale opera , andafl'e a vedere egli co»

mcaniraofb,& valente, andò, & moftròcon facilità quella poter voltar fii&

cheaciòglibaftaualanimqj&tante5& tali ragioni allegò loro, che Topera

gli fii allogata. Dopo la quale allogazione fece fpedire l’opera di Prato, & co

imedefimi maeflri muratori, &karpelliniaLoretoficondufTe.Etperche

taleopra hauefle fermezza nelle pietre; & faldezza,& forma,e /labilità , & h
celle legazione, mandò a Roma perla Pozzolana} Ne calce fu, che con ella

non folle tempera ta,& murata ogni pietra; e cofi in termine di tre anni quel

lafinita,&; libera rimale perfetta . Andò poi a Roma, doiie à Papa Alclfandro

VI. reflaurò il tetto di santa Maria maggiore, che ruinaua ; & vi fece quel pai

co, ch’ai prefen te fi vede. Cofi nel praticare perla corte il Vcl'couo della ro-

ucre fatto Cardinale di san Pietroin Vincola, già amico di Giuliano fin qua

do era Cafleilano d’oflia,gli foce-fare il modello del palazzo di s. Pietro! vin

cola . Et poco dopo quefto volendo edificare à Sauonafua patria vn palazzo

volle farlo fimiimcnte colclifegno,& cóla prefenzia di Giuliano.La quale an

datagliera difficile; percioche il palco non era ancor’finito; ócTapa Aleflan

dro non voleua, ch’epartiffe. Perii che lo fece finire per Antonio fuo fratel-

lo, il quale, per hauereingegno buono; & verfatile, nel praticare la corte co

traffo leruitù col Papa, chegli mifcgrandifsimo amore glielo moflrò nel

volcrefondare,&: rifondare con ledifefeavfodiCaftello.la Mole di Adrian

no, hoggi detta Caflello Santo Agnolo ; allaquale imprefa fii prepoflo A n-

tonfo . Coli fi fecero i torrioni da ballo, ì fofsi , & l’altre fortificazioni
, che al

prefente veggiamo . La qualefopera gli diè credito grande apprcflo il P.apajè

col Duca Valentino fuo figliuolo; & fu cagione, ch’egli faceile la rocca,[che

fivedehoggiaCiuita Caflellana. Et così mentre quel Pontefice vifTe, egli di

continuo attefe a|fobbricare :& per elio lauorando fu non meno premiato ,

che {limato dalui. Giahaueua Giuliano a Sauona condotto l’opera innanzi

quandoil^Cardinale, per alcuno Tuoi bifogni ritornòaRoma,fic lafciò molti

operai , ch’alia fàbbrica deffero perfozzione con l’ordine, &col difogno di

Giuliano; il quale ne menò foco aRoma • & egli foce volentieri quello viag-

gio petriuedere Antonio, &l’opeie d’elfojdouediinoròaicuniincfi.Mave

nendo in quel tempo il Cardinale in difgrazia del Papa, lì partì da Roma per

non efier fatto prigione: & Giuliano gli tenne ferapre compagnia. Arrinaci

dunqueàSauona crebbero maggior numero di maeflri da murare, & altri

artefici in fuUauoro. Ma facendoli ognora piu viui i romoridel Papa centra

il Cardinale , non flette molto che fenando in Auignone
; & d’un modello

,

che Giuliano haueua fatto d’vn palazzo perlai,foce fare vn dono al Re;ilqua

le modello era raarauigliofo,ricchilsimo d’ornamen ti, e mol to,capace per lo

aliogiamenro di tutta la fiia corte . Era la corte reale in Lione quando Giulia

no prefentò il modello; ilquale fu tanto caro,& accetto al Re,che largamen-

wlo premiòj& gli diede lode infinite; & ne refe moke grazie al Cardinale ,
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cheerain Auignonc.Hcbberoin tanto nuoue,cheil palazzo di Sauona era

già prelTo alla fine; Peiilche il Cardinale deliberò , che Giuliano riuedeflc ta

le opcraperche andato Giuliano a Sauona poco vi dimorò,che fu finito afac

to. La onde Giuliano defidcrando tornare aFiorenza ,doue per lungo tem-

po non era fiato,con que’maefiri prefe il cammino , e perche haueua in quel

tempo il Re di Francia rimeflb Pifa in libertà,& duraua ancora la guerra tra

Fiorentini,& Pifani, volendo Giuliano pafiare fi fece in Lucca fare vn laluo

códotto , auédo egli no dc’loldati Piiani non poe9 (ofpetto. Ma non di meno

nellor pafiare vicino ad Altopafcio furono da'Pifani fatti prigioni, non curi

doefsi faluo condotto, ne.cofa che auefiero.Etper feimeiifu ritenuto in Pi

fa,con raglia di trecento ducati; ne prima^che gl’haueffè pagati fc ne tomba
Fiorenza . Aueua Antonio a Roma intelb quefte cole ,& hauendodefiderio

di riùedere la patria e’I fratelloj con licentia partì da Roma,& nelfuo pafiag»

gio difegnòal Duca Valentino la roccha di MonteFiafcone.Ejcofia Fioren»

zafi ricondafieTannoi 503 .&quiui con allegrezza di loro,& degli amicifi

goderono.Seguì alPora la mortedi Aleflandro vi.& la fucccfsione di Pio iii

che poco vifie;& fu creato pótefice il cardinale dis. Pietro,! Vincola,chiama

to Papa Giulio 1 i.la qual colatu di gràdeallegrezza a Giuliano,p la lunga fer

uitujche haueua feco. Onde deliberò andare à baciargli il piedeiperche giun

to a Roma fu lietamente veduto
,
&con’carezze raccolto ;&fubito fu fatto

erecutoredellefueprimefebbricheinnanzilavenutadi Bramante. Antonio

che erarimafto a Fiorenza,lendo Gonfaloniere Pier soderini,non ci eficndo

Giuliano continuò la fabbrica del Poggio Imperiale,douc fi mandauano a la

uorare tutti i prigioni Pifani
,
per finire piu lofio tal fabbrica . Fu poi per i ca

lì d’Arezzo rouinata la fortezza vechia:& Antonio fece il modello della nuo
ua colconlenfo di Giuliano:il quale da Roma per ciòpartì,& fubito vi tornò

E fu queftaopera cagione, cheAntoniofolTcfatco architetto del comunedì
Fiorenza fòpra tutte le fortificazioni. Nel ritorno di Giuliano in Romafipra

ticaua le’ldiuino Michele Agnolo Buonarroti douefie fatela fepoltura di

Giulio : perche Giuliano confortò il Papa aU’imprela , aggiugnendo , che gli

pareua che per quello edifizio fi doueflefabricare vna Cappella apofta fenza

porre quella nel vecchio san Piero, non ui.efiendo luogo
,
percioche quella

Cappella renderebbe quell’opera piu perfetta. Hauendo dunque molti Ar*

chi tetti fatti difegni, fi vennein canta confiderazione apoco apoco,cheincà«

bio di fare vna Cappella fi mile mano alla gran fabrica del nuouo fan Piero.

E t efiendo di quc’gioini capitato in Roma Bramante da eaftel durante Archi

tetto , il quale tornaua di Lombardia, egli fi adoperò di maniera con mezzi»

Se altri modi ftraordinarii,& con fuoi ghiribizzi, hauendo in fuo fauore Bai

dafiarri perucci, Rafikelio da vrbino,& altri Architetti, che mife tutta l’opera

in conflifione; onde fi confumò molto tempoin ragionamenti. E finalmen

te (l'opera, in guila feppe egli adoperarfi)3fudataà lui,comeàperfona

di piu giudizio,migltore ingegno,e maggiore inucnzionc : perche Giuliano

sdegnato,parendogIi haucre riceuuto ingiuria dal Papa col quale haueua

hauu to ftretta feruitù, quando era in minor grado, e la prom ella di quella fa

bric3,domandòlicenz3,&cofi,non oftancc, che egli fulle ordì nato compa*

gno di Bramante in altri edifizii,chein Roma fifaccuanojfi partì , c fe ne ior«
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bÒ con molti donihauuti dal Papa, à Fiorenza. Il chefu molto caro àPiero

Soderinijii quale Io mi/e /ubico in opera. Nepairaronofeimefi,cheMe/Ier

BariolomeodeliaRouere Nipote del Papa, & compare di Giuliano gli fcri/Ie

ànome di Tua Santità, che egli douc/Te per /uo vtile ritornare à Roma: ma no
fupo/sibilenecon patti,ne con promellefuolgere Giuliano,parendogli e/Ie-

reftató/chernitodal Papa . Mafinalmentc e/Iendo /critto à Piero Sederini,

che per ogni modo mandafle Giuliano aRoma^ perche iua San titàvoleuafbr

nitela fortificazione del Torrion tonda,cominciatadaNicoIaquiuco,&co

fi quella di borgo,e Bervedere,& al tre co/e/i la/ciò Giuliano perfuaderedal

Sederino, & cofi andò aRoma, doiie fu dal Papa ben raccolto , & con molti

doni. Andando poi il Papa à Bologna > cacciati che ne furono i Beniiuogli

i

per cóhglio di Giuliano deliberòfar fare da wichclagnolo Buonarroti vn pa

padi Bronzo , ilche fu farro , fi come fi dirà nella vita di elio Michelagnolo

.

Seguitò fìmiimcnte Giuliano il Papa alla mirandoIa,c quella prela,hauendo
molcijdifagijC fatiche fopportaco , fé ne tornò con la corte aRoma . Ne efien*

do ancora la rabbiadi cacciare i Franzefi d’Italia vfeira di refta al papa , tentò

dileuareil goueino di Fiorenza delle mani à Piero Sederini, e/Iendogli ciò,

perfate quello, che haueuainanimo, dinon piccoloimpedimento. Onde
per quelle cagioni efTédofi diuiato il papa dal fàbricare,èjnelle guerre intrica

to, Giuliano già fianco fi rifoluette dimandare licenza al Papa,vedendo iche

Polo alla fabrica di san Piero fi arrendeua,& anco à quella non molto. Ma rifi»

pondcndogli il Papa in collera, crcdìtu,che non fi trouino’de’ Giuliani da sa

Gallo ? Egli nfpofe,che non mai di fede,ne di /èruitiì pari alla fua, ma che ri*

trouarebbe bene egli de’principi di piu integrità nelle promelle , che no era

fiato il Papa verfo fe.In forama non gli dando altramente licenza il papa gli

dille,che altra volta gliene parla/sì

.

Haueuaintanto Bramante, condotto à Roma Raffaello davrbinomefle

lo in opera àdipignere le camere papali, onde Giuliano vedendo che in quel

le pitture molto fi*compiaceua il papa,& che egli difideraua,chc fi dipignef-

fela volta della cappelladi Siilo fuo zio,gli ragionò di Michelagnolo , aggiu

gnendojchecglihaueuagia in Bologna fatta la llatua di Bronzo. La qual co

fàpiacendo al Papa,fu mandato per MichelagnoloI, & giunto in Roma allo*

gatagli là volta della detta cappella
.

poco dopo,tornando Giuliano à chiede

redi nuouo al papa licenza, fua Santità,vedendolo in ciò delibcraro,fù con-

tentOjche à Fiorenza le ne tornafle con fua buon agraria ;& poi, chcl’hcbbe

benedetto,in vna borfa di rafo rofib gli donò cinque cento {cudi,dicendogli

chefene tornafle a cafa a riporarfi,& chein ogni tempo gli farebbeamoreuo

le. Giuliano dunque, baciatogliii santo piede, Tene tornò à Fiorenza in quel

tempo apuntOjcheRifa era circondata, & aflediata dairefetcito Fiorentino,

onde non fi tofto fu arriuato j chePiero Sodenni dopo Taccoglienzedo man
dò^incampoaicomifTariijiqualinon poteuano riparare, cheipifani non
roetresfinoperarno vettouagliein rifa. Giuliano dunque difegnato chea tc

po migliorefifacelTevn pontein falle barche fene tornò àFiorcnza,& vena
ta la primauera,menando feco Antonio /uo fratello , fen’andòa pila dotte co

daffero vn ponte,che fu cofa molto ingegno/a:perche oltre che alzandol),et

abbaflaadofi fi difendeua dalle piene,& llaua faìdo,e/Iendo bene incatena *
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fece di maniera quello »'chc i commeflarii difideraiiano , affediaftdoPira

dalla parte d’Arno verlb la marina,che furono forzati i pi(ani,'non hauendo

piu rimedio al mal loro à fare accordo co i Fiorcn tini,& coli fi refero.Ne pai

fo molto, che il medefimo Piero Sederini mandò di nuouo Giuliano àpifa,

con infinito numero di Maeftri, doue con celerilà ftraordinaria , fabbricò la

fortezza,che è hoggi alla porta à san Marco, è la detta porta di componimen

to Dorico. E mentre,che Giuliano continuò, quello lauoro, che fu inllnoal

l’anno 1511. Antonio andò per tutto il Dominio àriuedere, e reflaurare le

fot rezze,e altre fabbriche pubbliche. Efsendo poi col fauore di efioPapaciu

lio fiata nmefsa in Fiorenza , Se in gouerno la cafii de’ Medici j onde ella era

nella venuta in Italia di Carlo otrauo Re di Francia fiata cacciata : e flato ca-

uato di palazzo Piero Soderini,fu riconofeiuta da i Medici la feruitùjche giu

liano,& Antonio haueiiauo ne’tempi adietro hauuta con quella .Uluflrilsi.

cala. E'afTuntonon molto dopo la morte di Giulio fecondo, giouanni Car

dinalcdc’ Medici, fu forzato di nuouo GinlianoàtrasferirfiàRoma, done

morto, non molto dopo Bramante, fi.ì voluta dar' la cura della fabrica di san

Piero a GÌuliano,ma efsendo egli macero dalle fativ,he5&: abbattuto dalla vec

chiezza,e da vn male di pietra , che lo ctuciaua
,
con iiccntia di fua san tiià.fc

ne tornò à Fiorenza, e quel carico fa dato ai graziofìlsimo Raffaello da vrbi-

no .E Giuliano pafsatidue anni fii in modo flrettodaquel fuo male, cheli

mori danni 74 l’anno 1517, lafciando il nome ahnondo, il corpo alla terra, e

l'animo a Dio. Lafeiò nella fua partita dolentifsimo Antonio, cherenerame

ce ramaua,&vn fuofigliuolo nominato Francefco,che attendeua alla scultu

ra ancora fufsed’afsai teneraetà. Quefto Franccfco,il quale ha falliate infi-

no a hoggi tutte le cofede’fuoi vecchi,& l’ha in veneratione-,oltre a molte al

tre opere fatte in Fiorenza ^ & altroue di sculcura,&: d’Archi lettura, èdi fua

mano in or fan Mtche!claMadonna,cbe vie di marmo col figliuolo in col*

lo',& in grembo a santa Ann.’ ilaquale opera, che è di figuretonde,&invn

làfso fblo fu ed è tenuta beH’opera . Ha fatto fimilmente la fepoltnra,che ra-

pa Clemétefcce fare a monte cafsiuo di Piero de’Medici, et al tre opere, moU
te,deirqualinon fifa menzione, per efsereel detto Fra ncefeo viuo. Anto*

nio dopo la morte di GÌulianoicomeqllo,che mal volentieri fi flaua fece due

Crucififsi grandi di legnojl’vnd de’quali fu mandato in i Spagna , Se l’altro fu

da Domenico Buonìn&gniper ordinedel Cardinale Giulio de’jMedici vice

Cancelliere portato in Francia. Hauendofi poi a fare la fortezza; di Liuorno

vi fu mandato dal Cardinale de’Medici A ntonio a farne il difegno,i!che egK

fece,fe bene non fupoimcfso interamente in opera, ne in quel modo, che

Antonio l’haaeuadifegnato. Dopo deliberando grhuomini di monte pul-

ciano,peri miracoli fatti davna Imaginedi Noflra Dennadifarevn tempio

di giandifsimafpefa. Antonio fece il modello,Senediuenne capo.Ondedue
volte l’anno vilitana quella frabbrica . la quale oggi fi vede condotta a l’vlti*

mapÉrfezzionC;chefunel vero di bellifsimo componi mento,&; vano,dall’*

ingesnc d’Antonio con fomraa grazia condotta. E trutte le picire fono di

certi fafsijche tirano al bianco in modo di Tiuertini. Lacuale opra c fuor del

Li porrà di san Biagio a man defila, e amezzo la falira del poggio. In qneflq

tempo ancora dicdcpnncipioal palazzo d’Antonio di Monte Cardinaledi
santa
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fantaPraffedia nel caftello del Monte san Sanino: è vn altro per il medefirao

ne fece à Monte Pnlcianocole dibonifsimi grazia lauorato, & finito. Fece

l’ordinedella banda delle cafe delirati de semi, fu la piazza loro,fecondo lor

dine della loggia de gli Innocenti. Et in Arezzo fecei modelli delle nauate

della Noftra donna delle Lagrime che fu molto male intela, perche feompa-

gna con Iafabbricaprima,&gliarchi delle teftenon tornano in mezzo, fimil

mence fece vn modello della Madonna di Corrona,i!qua!e non penfojche lì

mettelle in opera. Fu.adopraio nello a{Iedio,per ie fornficazioae,& bafiioni

dentro alla cittài& ebbe a cotale imprela per compagnia Francefeo Tuo nipo

te. Dopo ellendo fiato mello in opera il gigante di piazza di mano di Miche

lagnolo, ai tempo di giuliano fratello di elio Antonio j&doucndouificon-

ducre quel altro che aiieuafatto Baccio Bandinelli , fu data la cura ad A tiro-

nio di conduruelo a (aluamento ;& egli tolto in lua compagnia Baccio d’A-

gnolojCon ingegni molto gagliardi lo códufle,& posò faliio in fu quella baie

chea qnefto effetto fi eraordinata. In vltimo ellendo egli già vecchio dìue»

nuto,n5 fi dilettaua d’altro che dell’agricoltura, nella quale era in telligccifsi

mo . Laonde quando piu nó polena per la vecchiaia patire gli incomodi del

mondo l’anno 1554. refe l’anima a Dio ; & infieme con giuliano fuo fratello

nella chieladi santa Maria Nouella, nella lepoltura de’giamberti gli fu dato

ripofo. Le opere marauigliofe di quefti duci fratelli faranno fede al mondo
dello ingegno mirabile,che egli Kebbono è della vita è coftumi onorarie del

leazzioniloro auute inpregio da tutto il mondo. Lafeiarono Giuliano, Se

Antonio ereditariararte dell’archicettura dei modi delfarchitettureTofca

ne,con miglior forma chegli altri fatto nonaueuano;3d’ordine Dorico con

miglior mirure,& proporzionej chealla Viiruuiana opinione, &regola
prima con s’era vfato di fare. Condufiero in Fiorenza nelle lor cafe vnainfi

nità di colè antiche di marmo bellifsime,che non meno ornarono, &: orna*

no Fiorenza, ch’eglino ornaficrofe, & onoraflero l’arte. Portò giuliano da
Roma il gettare le volte di materie,che veni fiero mtagliatcicome in cafa fua

nefafedevna camera,&:alpoggioaCaiano nella falagrandela volta, che vi

fivcdeora j ondeobligofidebbeauercallefatichefue anendo fortificatoli

dominio Fioren tino,& ornata la CHtà,&: per tanti paefi doue lauorarono da
to nome a Fiorenza, & agli ingegni Tokani chepcr onoratamemoria hano

ferro loro quelli verfi

,

OditeKmdni(kuHom^cedite Grai,

ArtisVitruuitH quoque cede pdrens.

lietrufcoscekbrciteuirositefludiniSdrcuSt

Vrikijtholui.jÌAtiueitcmpUfdomufquepemnt.



'Vhadt'R^faello daVrhinoTdton,&’ttdrch.

Vanto largOjC benigno fi dimoftri taHiora il cielo neiraccumo

larcin vnaperiónafolarinfinitcrichezzede’fuoi teior{,e tutte

qucllegratie,epiu rari rlonijcKein lungo /patio di tempo/uol

comparare fra molti indiuidufj chiaramente potè vederfinel

non meno’ccccllcnte, che gratiofo Raffael Sanzio da Vrbino.

Il quale fu dalla natura dotato di tutta quella modeftia,& bontà, che Tuo

le alcuna volta vederfi in coloro,chc'piu degl’altri hanno à vna certa hamani

tà diiiamragentilc aggiunto vn’ornamento belliisimp d’vna graziata affabi-

lità , che fempre fuormoftrarfi dolce, cpiaccuolc con ogni forte di perfone,

&inqualunchc maniera di cole . Dicofiuifecedonoalraondola natura,

quando vinta daIÌ’arte,pcr mano di Michelagnolo Buonarroti, volle in Raf

^ello



VITA DI RAFFAEL DA VRB. 65

Aello elTer vinta dairartc,è da i coftumi infieme , E nel nero poi che la mag-
gior patte degl’artefici fiati infine allora,fi haueuano dalla natura recato vb

cenoche di pàziia, èdi faluatichezza , che oltre aU’hauergli fatti aftraiti, &
fentaftichi, era fiata cagioncjche molte volte fi era piu dimofirato in loro lo

bra ciò Icurode’vizii, che la chiarczza,e fplendore di quelle virtu,che fanno

glihuorainiimortali; fu ben ragione, chepcr contrario in Raffaello facefic

chiaramente rifplendere tutte le piu rare virtù deH’animo,accompagnate da

tanta grazia,fiuclio5belIezza,modcftia5& ottimi coftumi
,
quanti farebbono

baftan à ricoprire ogni vizio quàtunque brutto,& ogni macchia ancor , che

grandifsima . La onde fi può dire ficuramen te,che coloro che fono pofTefio

li di tante rare dotijquantefi videro in Raffaello davrbino>fiànóhuomini

fcmplicemen tci ma fe è cofi lecito dire, Dei mortali . E che coloro,chene i ri-

cordi della fama lafcianc quaggiù fra noi , mediante l'opere loro, honorato

nome jpoifono anco fperared'hauere àgodere in cielo condegno guidardo

nealle fatiche, è merti loro. Nacqj adunq; Rafin V rbino Città notifsima in

Icalial'anno 1485. in venerdì santo à bore tre di notte d’vn Giouanni dc’san

«pittore non molto ecceIIcnTe,ma fi bene huomo di buono ingegno, Sf-atco

àindirizzarei figliuoli per quella buona via, chea lui,pcr mala fortuna fiia,

non era fiata moftra nella fuagioucnm .E perche fapeiiaGiouanni quanto

importi allenare i figliuoli non cÓ il latte delle baiie,roa delle proprie madri;

nato che gli fii Raffaello, alqualecofipofènome-al battefimocon buono
augùrio ; volle non hàuendo altri figliuoli come non hcbbeanco poj,che la

propria madre loallattaflc
; è che piu tofto ne teneri anni aparafie in cala i co

'fiumi paternijche perle cafcdc’villani,è plebei huomini men gétiii o rozzi co

fiumi,& creanze. E crefomeo chefir comincibaefcrcitarlo nella pittura, ve»

dendolo à cotal'artemoltoinclinato, di .bellifsimo ingegnoróndenonpafià

tono molti anni,che Ràf&ello ancor ^nciullo, gli fùdi grande aiuto in mbl

te opercjche Giouanni fece'nellò fiato d’vrbino. In vlcimo,conofcendo'<juè

fio buonó,& amoreuole padre , che poco poieua apprefio-di feacquifiarc il

figliuolo, fi difpofe di porlo con Pietro peiuginojilquale, fecondojchegli ve

niuadetto,rencua in quel tempo fra i pittori i! primo luògo, perche andato

àPcrugiajnon uitrouandoPietrofimifeperpiucomodamente poterloaf-

pèttate, à lauorarein san Fraricefco alcune cofe. Ma tornato Pietro da Ro*
ma, Giouanni,che perfonacoftumataera,è gentile,fece fecoam!cizia,& qua

do tempo gli parue,col piu accóciò modo,che feppe,gli difiè il defiderio fuo.

E cofi Pietro che era cortefe molto, & amator dcfocili ingegni, accettò Rafia

elio; onde ciouanni andatofene tutto lieto à vrbino,&-prefo il putto,non se

za molte lachrimedella madre che teneramente l’amaua,lo menò àPerugia,

la douePietto veduto la maniera del difegnare di Raffaello,è le belle maniere

ècoftumi,nefequel giudizio,che poi il tempo dimoftiò verifsimo con gl’et-

fetti . E cofa notabilifsima , che ftudiando Raffaello la maniera di Pietro , la

imitò cofi apunto,èin tutte le cofe , che i fuo ritratti non fi conofceuano da*

gl’originaii dclraaeftro,èfra le corefue,ediPietro non fi fapena certo difeer

nerejcome apertamente dimoftrano ancorain san Francefeo di perugia alca

nefigurcjche egli vi lauorò in vna tauola à olio per madona Madàlena degli

Oddù&cio fono vna Noftra Donna afiUntain cielo, Giefu Chrifto,chc la
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corona5& di (otto intorno alfepolao iono i dodici Apoftoli, che contempli

no la gloria celeftc . E à pie della tauola in vna predella di figure piccole, Ipai:

liteiniie ftorie,èla Noftra Donna annunziata dall’Angeloj quandoiMa^
adorano Chriflo,& quando nel tempio èin braccio àSimeoiic.'laqualeopc

ra certo è fatta.con cftremadiligenzaj& chi non haueflè in pratica la manies

ra,crederebbe fermamcte,cheella fufle di mano di Pietro,la doue ell’èfenza

dubbio di mano di Raf. Dopo qfta opera,tornado Pietro
, p alcuni fuoibilà

gni à Firéze,RaE partitofidi Perugia, iè n’andò con alcuni amici fuoi àCittà

di CaftelIo,douefecc vna tauola in saio Agoftino di qila maniera,& fiinilmé

tei s.Doraenico vnadVn Crucifillbilaquale,(è novi fulTe il Tuo nome ferino

nefluno la crederebbe opera di Raf ma fi bene di Pietro.In san Francefeo an

cora della medefiraa Città fece in vna lauoleua lofpofalido diNoftra Donna

nel quale efpreflamente fi conofee Taugumento della virtù di Raffaello veni

lecon finezza afibngliando,epafiando la maniera di Pietro. Inqaeftaopc»

ra è tirato vn tempio in profpettiua con tan to amore,che è cofa mirabile a ve

dere le dilSculià, che egli in tale efercizio andana cercando . In quello men

tre,hauendo egli acquiftato fama grandilsima nel feguito di quella maniera

era fiato allogato da Pio fecondo pontefice la libreria del Duomo di Siena al

iinturicchio,iiquale,efiendo amico di Raf&ello,& conofcendolo ottiraodi

fcgnatore,lo conduffeà Siena , douc Raffaello gli fece alcuni de i difegni, &
earconidiqueU’operar&la cagione.che egli non continuò fu,che eifendo in

Siena da alcuni pittori con grandilsìme lodi celebrato il cartone, che Lionar

do da vinci haueua fatto nella lala del palazzo in Fiorenza,d’vn gruppo dica

ualli bellifsimo per farlo nellafala del palazzo i &fimilmen te alcuni nudifit

si à concorrenza di Lionardo da Michelagnolo BuonaiToti,molto migliorij

venne in ramo difiderÌoRafFaello,perlamore,che portò fèmprejairecccllea

2adeirarte,che niello da parte quell’opera , &ogni vtile,& comodo luo,fe

nevenneà Fiorenza. Doue arriuato,perchenon gli piacque meno la Città,

elle quell’opere lequali gli paraero diuine , deliberò di habitare in ella per al

cun tempo. & cofifatta amicizÌa|con alcuni giouani pittori,fra quali furono

Ridolfo GgirlandaiOjArifiotile san Gallo,& altri, fu nella città molto honora

tOjèparticoIarmcntedaXaddeo Taddei, il quale Io volle fempreinjcafaluai

& alla Ina tauola,come quegli,cheamòfempre tutti glijhuomini inclinati al

la virtù. E Raffaellojche era la gentilezza ftelIa,pernou eller vinto di corte-

fia,gli fece due quadri,cfae tengono della maniera prima di Pietro, è dcH’al-

ira,che poi ftudiando apprefe molto migliore comefi dirà . I quali quadri lo

noancorain cafa degli’heredi del detto Taddeo. HebbeancoRafFaelIoami«

cizia grandilsima con Lorenzo Nalì, al qualehauendo prelb Donnainque’

giorni,dipinfe vn quadro: Nel qual^fice fra legambcalla Noftra Donnavo
putto,al quale*vn|san Giouannino tutto lieto porge vn vccello,con molta fc

fta, epiaceredell’vno,è dell’altro .E nell’attitudined’arabi due vna certa lì»

piicità puerile,è tutta amoreuolei oltre,chéfòno tanto ben coloriti,& con il

ta diligenza condorciiche piu tofto paiono di carne viua, che lauorati di colo

rLèdifegnò parimente la Noftra Donnaha vn’aria veramente piena di gra*

zia,èdi diiÙQÌ£à,& in fomma il piano,
i
paefi,è tutto il refto dell’opera è bel*

lilsimo, Il quale quadro fùda Lorenzo Nafi tenuto con grandifsinia vene*

razione
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fazionejffientre,che vide, cefi per memoria Hi RrfFaello flatogli amicifsimo »

come per la dignità, Se eccellenza dell'opera .Ma capitò poi male queft’opa»

faranno 1 5 4 8. a di vini . d’Agofto quando la cala di Lorenzo infieme con

quelle ornatifsimc , e belle degl’heredi difMarco del Nero
,
per vno fmotta*

mento, del monte di san Giorgio rouinarono infieme con altre cale vicine.

Nondimeno ritrouatii pezzi della fra i calcinacci della rouina,furono da B»
liftafigliuolo di eflb Lorenzo amoreuolifsimo deil’arte, fatti rimettereinfic

me in quel miglior modo, che fi potette . Dopo quelle opere fu forzato Raf-

frcllo a partirli di Firenze,& andare à V rbi no,per hauer Ia,ellendo la madre

& Giouanni luo padre morti,tutte le fuecole in abandonò.Men tre che dun
quedimorò in vrbinofece per Guidobaldo da mon tefeltro , allora capitano

dcfiorennni,due quadri di Noftra Donna piccoli,ma bellilsimi,c della fec5

da maniera . I quali fono hoggi apprcllo lo lUuftrilsimo ,& ecccllcntilsimo

Guidobaldo Duca d'vrbino . Fece al raedefimo vn quadretto d’vn Chrifto

,

chcoraneli’ortoj Sfontani alquanto,! tre Apoftoli,chc dormono. I.aqual

picmraè tato finita,che vn Minio’nonpuo efiere ne migliore ne altrimenti

.

Quefta, elTendo Hata gran tempo apptello Francefeo Maria Duca dVrbino
fii poi dalla Iliuftrilsima Signora teonotafuaconlorte donata a Don Paulo

luftinianojC Don Pietro Qhirini viniziani , e Romiti del facro Eremodi Ca
maldoli:& daloro Ki poi come reliquia,& cofai'arifslmaj&in fommadi ma
no di Raffaello da vrbino,& per memoria di quella Illuftrilsiraa sjgnora,po

flanella cameradelMaggiorcdidettoEremo,doueèienutain quella vene-

razione,ch’ella merita.Dopo quelle opere,& hauere accomodatele cofe fue

ritornò Raffaello a Perugia , doue fece nella chiefade frati de ferui in vna ta*

uolaralla cappelladegl’Anfidei vna Noftra Donna, san Giouanni Battifta , c

san Nicola. Etin san Seuero della medclìma citta, piccolMonaflerio dell’or

dmediGamaIdo!i,alla cappella delIaNoftra Donna, feceinfrefeo vnChri
fio in Gloria , vn Dio Padre con alcuni Angeliia torno , & fei fanti a federe,

CIO è tre per banda,san Benedetto,san Romualdo,san Lorenzo, san Girola-

mOjSan Mauro,& san Placidoj& in quella opera,laquale per colà in frelcoj

fu allora tenuta molto bellajfcrifte il nome fuo in lettere grandi, e molto be-

ne apparenti . Gli fu anco fatto dipignerc nella medefima città dalle donne

di santo Antonio da Padoain vna lauola la Noftra Donna 6c ingrembo ajql

lajficome piacque aquelle femplici,& venerande donne,Gielu Chrifto ve«

ftito^Sc dailati di ella Madonna san Piero,san Paulo,santa Cecilia , & santa

Chaterina. Allequardue sante vergini fece le piu belle, òc dolci arie di te«

fte,& le piu varie acconciature da capo,il che fu cola rara in que’ tempi , che

fipolsinovedeic.EfopraquellatauoIainvn mezzo tondo dipinfc vn Dio
Padrebeilirsimo,e nella predella dell’altare tre ftorie di figure piccole , Chri
fto quando fa orazione nell’ortoj quando porta la Croce, doue fono bellifsi*

memouenzedi foldati,cheIo ftracinanoi quando è morto in grembo alla

madre. Opera certo mirabiIe,deuota, e tenuta da quelle donnein gran ve*

ncrazione,eda tu trii pittori molto lodata. Ne tacerò, che fi conobbe poi che

fu flato a Firenze,che egli variò,& abbelli tanto la maniera, mediate l’hauer

vedute molte cofe, e di mano di maeftrieccellentijchecUa non haueua,che

frtealcunacofa con quella prima,fc non come fufsino di mano di diuerfi,&
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piu,e meno eccellenti nella pittura . Prima che partilTe di Perugia , Io pregà

Madonna A tlantaBaglior>i,-che égli volefl’efeile pia fua cappella nellachie

fa di san Francefco vna tauola,ftia perche egli non potè feruirla allora,le prò

ini{e,che tornato che filile da Firenzejdoue allora, per luoi bilcgni era forza

to d’andare,non le cacherebbe. Et coll venuto a fircnze,doueaitefe con ia

credibile fatica agli fludi deìl’àr ie,féce il cartone per la detta cappella con ani

ino dandare come fece quanto primaglivcnilTem acconcio, ametterloin

opera. Dimorando adunqueinFiorenzaAgnoio Doniilquaic quantocra

affegnato nell’altre colè, tato Ipcndéua volentieri,ma con piu niparmio,c}ic

poteuajnelleeofedipitturajedi scuitura,dellequalifidilettauamoltojglife

ce fare il ritratto dife,& dellafna Donna in quella maniera, che fi veggiono

apprelloGiouanbanftafuofìgliuoio,nelIacàfa,chedetto Agnolo edificò bel

la,& comodilsimaiR Firenze ne! £orfode’tintori,apprefìo ai caDtodegl’AU

berti. Fece anco a Domenico Canigiani in vn quadro laNoftia Donna conil

putto GÌefujche fa fefta a vnsan Giouannino portogli da santaElilabetta,che

mentre Io foftiene con prontezza viuilsima, guarda vn san Giufeppo : Il qua

le ftandofi apoggiato con ambele mani a vn baftone chinala tcfta verfo qlla

vecchiajquatìmaraiiigliandofi'jè lodandone lagrandezza di Dio,che còli at-

tempata haueflevn fi picciol figliuolo. E tLuri pare,che ftupifchino del.vede

re con quanto fenno in q nella età li tenera i duccugini l’vno teueren te aliai

ttOjfi fanno fefta; lenza, che ogni colpocli colore nelle tefte,nelle mani , e DC

piedi lòiio anzi penellate di carnc,che tinta di maeftro, che faccia queliarce.

QueftànobiHfsima pitturaèhoggi apprellogiheredi dei detto Domenico
Canigiani, che la tengono in quella ftimache merita vn’operadiRaffecllo

daVrbinó.Studiò quello cccellentifsimo pittore nella città di Firenzeleco-

!e vecchie di Mafacciorc quelle, che vide ne i lauori di Lionardo>e di Miche*

lagnolo Io feciono attendere maggiormente agli ftudi,e per confeguenzaac

quiftarne miglioramento ftraordinario allartei & alla fua maniera. Hebbe
oltre gl’altri,mentre ftettcRalfaéllo in Fiorenza ftrettadimeftichczzacon fra

Bartolomeo di san Marco, piacendogli molto , & cercando aliai d’imitare il

fuo colorire: &àll’incontroinfegnòà quel buon padrei modi della prolpet

tiuajalla quale nò haueua il frateattefo infino à quel tempo.Ma in lulla mag

gior frequenza di quella pratica fu richiamato Raffaello a perugia,doue pri«

mieramen te in san Francefco finì l’opera della già detta Madonna Atalanca

BaglioniidellaquaiehaueuafattOjCome fièdetto, il cartone in Fiorenza. E in

quella diuinifsima pittura vn Chrifto morto portato a fotterrare , condotto

con tanta feelchezza, e fi fatto amore,che a vederlo pare fatto puc’hora.Im-

maginofsi Raffaello nel componimento di quella opera il dolore , chehan*

no i piu ftrett!,& amoreuoli parenti nel riporre il corpo d’alcunapiu carap*

lòna,nella quale veramente confiftail bene,rhonore,& l’vtile di tutta vna fe

migliarvi fi vede la Noftra Donna venuta meno;&le ielle di tuttelefigure

molto graziole nel pianto,e quella particolarmentedi san Giouannitilquale

jncroricchiatele mani,china la tcfta con vna maniera da far comuouere qual

èpiuduroanimo a pierà. E di uero chi confiderà Iadiligcnza,ramore,l’arte

eia grazia di quell opera, hagranragionedimacauigliai fi, perche ella fa Ho

pire chiunque la mira
,
per l’aria delle figure, per la bellezza de’panni ,&m

fornata
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fotnma p vna eftrema bon tàjch’ell’ha in’tutte le parti . Finito quefto lauoro

,

cromato a Fiorenza. Gli fu dai Dei Cittadini Fiorentini allogata vna tauola

cheandaua alla cappella dell’altar loro in santo Spirito: Et egli la cominciò,

eia bozza àbonifsimo'terminecondude òcrin tanto fece vn quadro, che

fimandoin Siena, il quale nella partita di Raffaello rimafe a Ridolfo del chir

landaio; perch’egli finiffe vn panno azuno, che ui mancaua. Et quello auué

ne,percheBramante da Vrbino, effendo aferuigidiGiulio 1 1
.
pervn poco

di paretela,chaueua con Raffaello & per efleredi vn paefc medefimo, gli fcrif

fcchehaueuaoperàto col rapa, llquale haueua fatto fare certe ftanze,ch’egli

potrebbe in quellejmuftrareil'valorfuo. Piacque il partito a Raffaello
j
per*

chelafciateTopevedi Fiorenza,e la tauola dei Dei non finita, ma in qiiclmo

do che poi la fece porre Meffer BaidafTarre da Pefcia nella pieue della fua pa»

triadopola morte di Raffaello,fi trasferì a Roma doue giunto Rafiaellotros

uò, chegran parte delle camere di palazzo erano fiate dipinte ; & tuttauia fi

dipigneuano dapiu’maefiri: Se cofi ftauano come fi vedeua, che ven’era vna

cheda Pietro dellaFrancefca vi era vna fioria finita ;& Luca da Cortona aue

ua condotta a buon termine vna facciata :& Don Pietro delia Gatta abbate

di san Clemente di Arezzoviaueuacominciatoalcuneco(e:SimilmentcBra

marnino da Milano vi aueua dipinto molte figure , le quali la maggior parte

erano ritratti di naturale, che erano tenuti bellifsimi . La onde Raffaello nel

la fila arriuata hauendo riceuute molte carezze da Papa lulio cominciò nella

camera della fegnatura vna ftoria quando i Teologi accordano laFilofòfia,&

TAfirologiaiCon laTeologiaidouefònoritratti tutti ifaùi del mondo che dif

putanoin varimodi.Sonuiindifpartealcuni Afirologi che hanno fatto figu

re (opra cene taiioletre,& caratteri in varii modi di Geomanzia,e d‘A ftrolo-

gia ;&aivangeljfti le mandano per certi Angeli bellifsimi, i quali Euangeli

ftile dichiarano. Fra coftoro è vn Diogene con la fuatazzaa ghiacere in fu

le fcalee, figura molto confiderata,&afiratta, che per la fua bellezza, & per

lofuoabirocofiaccafojè degnadefiere lodata.Similmente vie Arifiofile-,&:

piatone., lune col Timeo in mano, laltro con TEtica,;doue in torno li fanno

cerchio vnagrandefcuola di Filofofi . Ne fi può efprimere la bellezza di quel

li Afirologi,& Geometrijchedifegnano con le fefte in fu le tauole mcltisfi -

mefigure , & caratreri . Fra i raedefimi nella figura dVn giouane di formofa

bellezza, il quale apre le braccia per marauiglia, & china la tefla , è il ritratto

di Federigo 1 1 . Duca di Mantella, che fi irouaua allora in Roma . Euui firn il

mente vna figura, che chinata a terra con vn paio di fefiein mano,legira; lo*

prale tauole. la quale dicono eflcre Bramante architettore,che egli non eroe

deffojche feè fufie viuo,ranto c ben’ri tratto. E allato a vna figura,che volta il

didietro,& ha vna palla de! cielo in mano, è il ritratto diZoroaftro , Se allato

a eflb è Raffaello Maeftro di quella opera,ri trattoli da fe medefimo nello fpec

chi o
.
Qiiefto cvna iella giouane,& d’afpetro molto modello,acompagnato

da vna piaceuole,& buonagrazia, con la berretta neram capo. Ne fipuòef-

primerela bellezza. Se la bontà, che fi vede nelle ielle,& figure de’V angeli»

lli,a’quaii ha fatto nel vilo vna certa attenzione, Se accuratezza mol to narii-

rale,èmalsimameme a quelli che (criuono . Et cofi fece dietro ad vn san Mat
teo,mentre,che eglicaua di quelle tauoledoue fono le figure,! caratteri ten u
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telidamo Angelo,& che Icdiftencie in funun libro, vn vecchio, che mellofi

vna carta in (ulginocchio copia tanto quanto san Matteo diftende . Et mcn

trcjch’fta attento in quel difagio pare che egli torcale raafce!la,& la tefta,fc.

condo'cheegli allarga,& allunga la penna . Eoltra le minuzie delle confide-

razioni, che ibn pure affai, vi è il componimento di ruttala ftoria , che certo

efpartito tanto con ordine,& miiura, che egli moftrò veramente vn fi àteo

iaggio di fesche fece conofcerecheeglivoleuafra coloro, che toccauanoipé

nelli, tenere il campo lenza con trailo

.

Adornò ancora quella opera di vna profpettiua,& di moltelhgiire, finite

con tanto delicata, ècdolce maniera che fu cagione chePapa Giulio facefle

buttare atterra tutte le (Ione degli altri maeftri , & vecchi , & moderni , &
che Raffaello folo haueffe il vanto di tuttele fatiche , chein cali opere fu fleto

fiate fatte fino a quell’ora.E fe bene Peperà di Giouan Antonio Soddoraada

Vercelli laqualeeraloprala fioria di Raffaello, fi doucua per commefsione

del Papa gettare per terra,vollenondimeno Raffaello fcruirfi delpartirocnto

di quella,& delle grottefchej&doueerano alcuni tondi chelbn quattro, fc

ce per cialcuno vnafigura del lignificate delle ftorie di lotto j voice da quella

banda doue era la ftoria. A quella prima, doue egli haueua dipinto la Filofo

fia, & l’Afrrologia, Geometria, & Poefia che fi accordano con la Teologia,

v'e vnafemmina fatta perla cognizione delle cofejlaqualefiede in vnafedia,

che ha per reggimento da ogni banda vna Dea Cibcle, con quelle tante pop

pe, co che da gli antichi era figurata Diana PoiiinafterSc la velie fila è di quat

tro colori , figurati per li elementi , da la tefla in giù v’è il color del fuoco,&
fottolaciniura quei dell’aria,da la natura al ginocchio è il color della terra,et

dal reflo per fino a’piedi è il colore dellacqua. Et cofi la accompagnano alca

ni putti veramente bellifsimi.ln vnalcro tendo volto vcrsolalìneftra che

guarda in Bcluedere,é finta poefia, la quale èinperfona diPolinniacoro

nata di lauro, & tiene vn fiiono antico in vna mano*& yn libro nelPal tra,&

fopra polle le gambe . E con aria,è bellezza di vifo immortale fta eleuata con

gl’occhi al cicio,accompagnandoladueputti,chefòno vÌuaci,&pronti:eche

infieme con eflafannovarÌcomponimenti,econlcaltreEda quella banda

vi fe poi foprala già detta fineflra il Monte di Parnafo . Nell’altro tondo,che

èfatto fopra la ftoria doue i santi Dottori ordinano le meffa , c vnaTeologia

conlibri,&altrecoleatrorno,co’medefirai putti,non men bella,chegraliri.

Et fopra l’altra fineflra che volta nel cortile,tece neiraltro tondo vna Giufti-

2Ìa,con Iqfue bilance, Sclafpada inalberata, con imedefimi putti, che al’al

tre, di fbmma bellezza.' per haucr egli nella ftoria di fotte della| faccia f^tto

come fi da le leggi ciuili, & le canoniche cornea fuo luogho diremo . Et cofi

nella volta roedefimain fu le cantonate de’peduccidiquellafece quattro fio

tiedifegnatej&coloriteconvnagran diligenza ;madifiguredi non molta

grandezza . In vna delie quali verfo la Telogia fece il peccar di Adamo lauo*

rato eoa leggiadrifsima rr.anicrajil mangiare del pomo; e in quella doue èia

Aftrologia vi è ella medefima, che pone le fteile fiflej&l’erranti a’iuoghi lo<

Io . Nell'altra poi, del monte di parnafo è Marfia fatto fcorcicare avno albe-

ro da Apolloj E diuei'fo la ftoria douefi dàno i decretali ,è il giudizio di Sala

mone quàdo égli vuol fare diuidcreilfaciuHo.Le quali quattro iftorie fono
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ititte piene di fenlOiÓC di afFecro. Se: lanorate con difegno boniisimo, Se di co«

Joriro vagoj&graziaco .Ma Hnita craoìai la voira ciò è il cielo di qlla ftaza,rc

fta che noi raccotiamo qllo che e’tècc faccia p faccia appiè delle cole dette di

iopra .Nellaficciata dunque di verlo Beluedere doue è il monte Farnaio, Sc

jlfontediEliconajfeceintornoaquelmonrevnafeluaonbroIìsfimadi laua

lij ne’quaii fi conofee per la loro verdezza, qiufi i! tremolare delle, foglie g
laure doIcirsime:& nella aria vna infiniràdi Amori igniiidicon bellifsime

anedi vilo, che colgono rami di laurojA: ne fanno ghirlande, Se quelle (par

gano,&gettano per il monte. Nel quale pare che fpii ' veramente vn fiato di

diuinità,nella bellezza delle figurei& da la nobiltà di quella pittura: laquale

ia marauigliare chi intennfsimaméce la confiderà, come polla ingegno vma
no con l’imperfezzione di femplici colori ridurre,co i’cccellcn tia del difegno

le cole di pittura à parere viue fi come (ono ancoviaisfimique’ Poeti, che fi

veggono (parli perii monte, chi ritti, chi afedere, Se chi fcriuendo, altri ra-

gionando, Se altri cantando,o fàuoleggiando inficmeja quattro , a (eijfecon

do che giiè parlo di fcompartigli.Sonui ritratti di naturale tutti i pm famofi.

&antichi,& moderni Poeti che furono. Se cheerano fino al filo tempo,
i
qua

lifuronocauati parteda ftaiuc, parte da medaglie, ócrnoltida pitture vec-

chie , Se ancora di naturale mentre , che erano viui da lui medefimo . Et per

cominciarmi da vn capo quiui è Ouidio,V irgilio, Ennio, Tibullo, Catullo,

Properzio,& Omero,che cieco co la tefta eìeuata catàdo verfi ha à piedi vno

che gli fcriue.vi fono poi tutte in vn gruppo le nouemufe, Se Appollo;Con ta

la bellezza d’arie, &diuinità neIlefignre,chegrazia,&vitafpiranonefiati

loro , Euui la doitaSafo, Se il diuinilsimo Dan te, il leggiadro Petrarca, Se lo

amorofo Boccaccio, che viui viui lonoj il Tibaldeo fimilmente. Se infiniti al

tri moderni . La quale iftoria è fatta con molta grazia , Se finita có diligenza

.

Fece in vn’akra parete vn cielo con ChrÌfto,&ia Noftra Donna,San Giouan
ni Batill2,gli Apolloli, &gIiEuangeIifti,e Martirilulenugolecon DioPa
dre,chelbpra tutti, mandalo Spirito San to,e mafsimamente lopra vn nume
ro infinito di San ti, che lòtto Icriuono la mefiàiSc fopral’Oftia,cheè fililo al

tarcjdilputano . Fra i quali fono (quattro dottori della chiefa, che intorno

hanno infiniti santi. Euui Domenico, Francelco,Toma(o d’Aquino,Buona
uentura, Scoto, Nicolo de Lira, Dante, fra Girolamo Sauonarola da Ferrara

& tuttiiTeologiChnll:iani,& infiniti ritratti,di naturale, e i aria lono quat,

trolànciulli,chetengono apertigli Euangeli , Dalle quali figure non po-

trebbe pittore alcuno formar colà piu leggiadrarnedi maggior perfezzione.

Auucngha, chenciraria , e in cerchio lon figurati que’santi a federe, che nel

verOjOltraal parer viui di colori, feortano di manicrajesfuggono, che non
altrimentifarebbonose’fufsino di rilieuo. Oltra che lono veftiti diuerlame

te, conbellifsime pieghe di panni , & Parie delle tede piu celefti che vmane :

come fi vede in quella di Chrifto, U quale moftra quella clemenza,& quella

pietà', chepuòmoftrare a glihuomini mortali diuinità di cola dipinta . Con
ciò filile che Ralf hebbe quefto dono dalla Natura di far larie fue delle tede

dolcilsimc,& gra2Ìofisfime,come ancora ne fa fede la Noftra D5na,che me!
fefi lemani al pecto,guardando , Se contemplando il figliuolo, pare che non
polTa dinegargrazia; lenza che egliiifcruc) va decoro certo beliifsimo, moa

ftrando
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Arando neiratie de’Santi Patriarci lantichità: negli Apoftoli la fempliciàct

ne Martiri la fede. Ma molto piu arte 3 & ingegno moftrò ne’santi Dottori

CKrÌftiani,iquaUa(ei,a cre,aduecìi(putandoper la Aoria , fi vede nelle

cere loto vna certa cuiiofità j&vno affanno nel voler trouare il certo di quel

che ftanno in dubbio: faccendone fegnoco’l difputar con le mani,& co’I far

certi atti con la perfona . con attenzione degli orecchi , con Io increfparedel

le ciglia:& con lo ftupire in molte diuerfe maniere,certo variate,& proprie:

laluo che i quattro Dottori della Chiefa , che illuminaci dallo Spirito Santo,

fnodano , & rifbluono con le Icritture Sacre , tutte le cofe de gli Euangeli,

chcfofte-nganoque’putti che gli hanno in mano,volando per l’aria. Fece nel

l’altra faccia dotte è l’altra hneftra,da vnaparteGiuftiniano,chedàle leggi

a i dottori, che lecorregghino , & fopra
, la Temperanza la Fortezza,& la

prudenza.Dall’altra pane fece il Papa,che da le decretali canoniche,& in dee

to Papa ritraffe papatGiulio di naturale } Giouanni Cardinale de Medici al

fiften te,che fu Papa Leone,Antonio Cardinale di Mon te,&: Aleflandro Far

nefe Cardinale, che hi poi Papa Paulo terzo , con altri ritratti . Refto il papa

di quefta opera molto fodisfatto : & per fargli le Ipallierc di prezzo, comeera

la pittura, fece venire da Monte Oliucto di chiufiiri, luogo in quel di Siena,

FraGiouanni da Verona
,
allora gran maeftro di commesfì di prorpettiuedi

iegnojilquale vi fece non folo leìpalliere, attorno ma ancora vici bellifsinii,

èc lederi lauorati in prolpectiued quali appreflo al Papa gtandislìma grazia,

premio,& onore gli acquiftatono. Et certo, che in tal magilferiomai noti

flilpiu nelTuno, piu valente di diregno,& d'opera.che fra Giouanni: come nc

fa fede ancora in Verona Tua patria vnafagrcftia di prolpettiue di legno bel-

lisfìmajin santa Maria in .Organo,il choro di Monte Oliuecadi Chiufuri,ct

quel disan Benedetto diSiena,&ancoralaragreftiadi Monte Oliuetodi

NapoIijSc nel luogo medelìmo nella Cappella di Faoloda Tolofail choro

lauorato dal medehmo. Perilche meritò,che dalla rcligion luafofle ftimatc^

& con grandifsimo honor tenuto , nella quale li mori d’età danni 68»lan-

no I j 3 7. Et di coftui come di perfona vc-ramence eccellentc,& rara,hò vo

luto far’menzione, parendomi che cofi mecitalle la fua virtù , la qualefu ca-

gione come lì dira in altro luogo di molte opere rare fatte da altri maeftri do

po lui: Ma per tornare a RaffaeIlo,crebbero le virtù fue di manierajchc’legm

IO, per commifstone del Papa, la camera feconda verfo la lala grande.Et egli

che nome grandifsimo aueuaacquiftato, ri traile in qucfto tempo Papa Giu

lio in vn quadro a olio, canto viuo,& verace, chefaceua temere il ritratcoa

vederlo, come fe proprio eglilfofleil viuola quale opera èoggi in santa Mas»

ria del Popolo, con vn quadro di Noftra donna bellilsimo, fatto medelìma-

mentein quefto tempo, dentrouilaNatinità di lelii Chrifto,doue è la Ver-

gine che con vn’vclo cuopre il figliuolo : il quale è di tanca bellezza,che nel*

l’aria della tefta,& per tutte le membra,dimoftra elfere vero figliuolo di Dio

Et non manco di quello c bella la tefta,& il volto di ella Madonna;conofccn

doli iu Icijoltra la fomma bellezza ,allegrezza, & pietà . Euui vn Giufeppo,

che appoggiando ambe le mani ad vna mazza, penfofo in contemplarci! Re,

& la Regina del Cielo , fta con vna ammirazione da vecchio fantisfimo . Et

amendue queAi quadri fimoAramoic fcAc folenni. Aueua acquiAato in ro

ma
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fliiRafàclloin quelli tempi molta fama}& ancora che egli auellclamanie-

ragcntile,da ognuno tenuta bellissima; E con tutto che egli haucllc veduto

tante anticaglie in quella città , & che egli ftudiafle continoiiamenre ; Non
aueuaperò per quello dato ancora alle fucBgure vna certa grandezza, &
maeftàjche e’dicdcloro daquiauanti. Auenne adunque in quefto tempo;

che Michclagnolo fece al Papa nella cappella qucIromore&: paura, di che

parleremo nella vita fua; onde fu sforzato fuggirli a FiorenzarPer ilcheaucn

do Bramante la chiaue della capclla , a Rafaello , come amico, la fece vedere,

acciochci modi di MichcleagnoIocomprenderepotelTè. Onderai villa fu

cagione,che in santo Agollinofopralalanta Anna di Andrea Sanfouinoin

Roma Rafaello fubito iifacelle di nuouo lo Efaia profeta, che ci fi vede
;
che

digialoaueua finito. Ncllaquale opera per le cole vedute di Michcleagnolo,

migliorò & ingrandì fuor di modo Iamaniera,&diedelep{u maeftà. Perche

nel veder pei Michcleagnolo Topcra di Raffaello.penfo, che Bramante, co*

m’eravcrOjgliauefie fatto quel male innanzi, per fare vtile & nomea Rafael

lo. Alquale Agoftino Chifi Sanefe ncchilfimo mercante,e di tutti gl’huomi»

nivirtuofi amicilTimOjfecenonmolto dopo allogazione d'vna cappella; E

ciòperhauergli pocoinanzi Raffaello dipinto in vna loggia delfuo palazzo

hoggi detto iChifij in Trafteuerc, códolcilfima maniera vna Galatea nel

-mare fopravn carro tirato daduc delfini, à cui fonoinrorno iTritoni,&

molti Dei marini. Hauédo dunque fatto RafaelloiI cartone p la detta capella,

laquale è aU’entrata della chiefa di s.Maria della pace ama defrra, entrando

inchiefaper la porta principale, la condufTc lauoraca in frclco della ma-
nier.a nuoua,alquàto piu magnifica 5& grande, che non era la prima Figurò

Raffaello in quella pittura,auanti che la cappella di Michclagnolo fi dilcoprif

/epublicamenre,hauendoIanondimeno vcdura,aicuni profeti, 5cfibille,che

nelverodeÌjeruecofèètenutaiamiglior,&fraietantcbcl!e,btlliffimaiper-

che nelle fem!ne,& ne ifanciuiÌi,chevifono,lì vede grandiflìmaviuacità. Si

colorito perfetto. Ecquefta opera lo fe ftimar grandemente viuo, & morto,

per edere la piu rara,&: eccellente oper3,che Raffaello facclfe in vita fua. Poi

ftiraolarodaprieghi dVn cameriere di Papa Giulio,dipinfè la tauola dello al

tar maggiore di Araceli,neilaquale fece vna nofira Donna in aria, có vnpae

lebellillìmo; vn fan Giouanni,& vn fan Francerco,& fan Girolamo ritratto

da Cardinale ;neIIaqualnoftra DonnaèvnavmiItà,& modefria,veramente

damadredi Chriftoj&oltre che il putto con bella attitudine fcherza colma
to della Madre, fi conofee nella figura del san Giouanni quella penucza,che

fuoleforeil digiuno, & nella teftafifeorge vna fincerità d'animo, & vna prò

tezzadi ficurtàjcomein coloro che lontani dal mondo lo sbeffano,& nel pra

«care il publico,odiano la bugia,& dicono la veri tà.Similmen ce il san Giro»

lamohalateftaeleuata con gli occhi ailanoftra Donna, tutta con tempia ci-

ca, ne’quali par che ci accenni tutta quella dottrina & fapienzia che egli Ieri

ucndo moftrò nelle lue cane ;
offerendo con ambe le mani il Camericro, in

atro di raccomandarlojilqual Cam€riero,ncIfuo rirratto è nómen.viuoche
fi lìa dipinto. Ne mancò Raffaello fare il medefimo nella figura di san Fran«

cefcojilquale ginocchioni in terra,con vn braccio ftelo,& con la tefta cleua-

^guardain iuco la noftraDonna,ardendo di carità nello affetto della pictu-

K



74 TERZAPARTE
r»,laqua!e ncllineamentOj-S: nel colorito,moftrajche e’il Eruggadi affezzio

ne,pigliando conforto & vita dal manfuetiihmo guardo della bellezza di lei

& dalla viaezza,& bellezza del figliuolo . Feceui Raffaello vn putto ritto in

mezzo della tauola lotto la noflra Donna, che alza la tefta veifo lei , & tiene

vno epitaffio,che di l>eilezza,di voIto,& di corrifpondenza della perfbna nò

lì può fare,ne pia graziofo,ne meglio,oltre che ve vn paefe,che in tutta pets

fezzione è fingulare,& bellifilmo . Dappoi continuando le camere di palaz-

ro,fece vna ftoria del miracolo del Sacramenrodel corporale d’Oruieto, o

di BoIfcna,chc ^liiio s’el chiamino. Nellaquale ftona fi vede al prete, men-

tre che dice mena,nella teftainibcata di rofio,la vergogna,che egli aueua nel

veder per la fua incredulità fatto liquefar loffia in fui corporale, & che fpa-

uentato ne gh occhi , & fuor di fefmarnto nel cofpetto de fuoi vdi tori,pare

perfona inrifoluta.Et fi eonofceneirattitudine delle mani quafi il tremito,

&

io fpauentOiChe fi fuole in fimili cafi hauere. Fcceui Raffaello intorno molte

vatie,&diaerfefigure*alcuDÌfèruono allamefia, altri ftannofu per vnafe^

)a ginochioDi,e alterate dalla notiira del cafo fano belliffimeattitudini in di

tierfi gcfti, efpnmendo ih molte vno affetto di renderfi in colpa , e tanto ne*

mafchfiquato nellefemmine, fra Icquali ve n’ha vna che à pie della ftoriada

baffo fiede m terra tenendo vn patto in collo , lagnale fentcndo il ragiona-

menio, chemofiraynalcra di dirle del caffi fucceUo al prete, marauigliofa-t

snentefiftorce mentre, che ella afcohack),cori-<'na grazia donnefea molto

propria Si viuace . Finfe dall’altrabanda Papa Giulio , che ode quellamefla,

cofa marauigliofiffimaidoueritraffc il Cardinale di San Giorgio, Se infiniti*,

5cneì rotto della fìneftra accomodò vnafalita di fcaleerchelaftoria moftra

intera,anzi pare,chefc i! vano di quella fineftra non vi fofie, quellanófàreb

be fiata punto bene. La onde veramenrefi gli può dar vanto,che nelle inué*

zionideicomponimemidichefiorieiìfofiero,neflunogiamaipiadiluinel

ia pittura è fiato accomodato,& aperto , & valente } come mofirò ancora in

quefio raedefimo luogodirimpeiro à quefta in vna ftoria, quando san Pie»

ro nelle mani d’Erodein prigione èguardato da gli armati;Doue tanta èl’ar

chi tetmra,cheha tenuto in tal cofà,& tanta la difcrezionenelcafamento del

la prigione,che in vefogli altri apprefffi à lui h.rnno piu di cofufionejch’cgli

non ha di bellezzajhauendo egli cercato di ccMitinuo figurare le ftorie,come

die fono feri cte,& fàtui den ero colè garbate,& eccelléti,come moftra in qae

fia,l’orrore della prigione,nel veder legatofra que due armati con le catene

diferro ql vecchioj il grauifììmo fonno,nelleguardie,& i! lucidiffimo fplen

dor deU’angclcsnelle feure tenebre della notteluminofàmere far difeernere

tutte le minuzie delle carcere, Se viuacjffimaméterifplendere Tarmi di colo

io,inniodoche ilufiri paiono t«:unÌEÌ piu chefefuffinoveriffiniije no dipin

ti.Ne meno arte. Se ingegno ènclloaiio quando egli feioìto da le catene efee

lìior di prigione accompagnato cklTangelo, doue moftra nel viffi san Piero

piu tofto d’efiere vn fogno,che vifibile, come ancora fi vede terrore , Se fpas

uenro in akregaardie,che armare fuor della prigione, fentono il romorede

la porta di ferro,& vna fèntineila con vna torcia in mano delia gli altri,3e mé

irecon qucllafa lor lame riuerberano i lumi della torcia in tutte le armi:

iktteECfipcrciìauqiieUaf£iiiSvaluiiiediLua2,Lsqualcinuenzioneì^é
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Jolàfatta Raffaello fopra la finellra,viene a cfler quella facciata piu fcura-, au

ciengachequando fi guarda tal pittura ti da il lume nei v!fb,& contendono

tanto bene infieme la luce vma con quella dipinta co’ diuerfi lumi della noe

te,che d par vedere il fumo della torcia, lo (pfendor dell’angclojcon le Icurc

tenebre della notte fi naturali,& fi vere, che non direfii mai che ella fufii di-

pinta,auendo clprcfib tantopropriamentc fi difficile imaginazione
.
Qui fi

feorgono neiraumc 1 ombre, gli sbattimenti,! refielfi,6>: le fumofità del calor

delumijiauorati cóombra fi abbacinata,che in vero fi può dire,che egli fofi-

feilmaeftro degli altri. Et percola, che contrafacciala notte piufimile dì

quante la pittura ne fece giamai, quella è la piu diuina , & da tutti tenuta la

piurara.EgU fece ancora in vna delle pareti nette, il culto diuino>& l'arca de

gli Ebrei,& il candelabro, & Papa Giulio , che caccia l’auarizia della chiefa

,

fioria di bellezza& di bontà limile alla notte detta di fopra. Nellaqualc fio*

ria fi veggono alcuni ritratti di Palafrenieri,che viueuano allora,iquali in fu

la fediaportano Papa Giulio veramente viuifiìmo. Alquale mentre che alca

ni popoli,& femmine fanno luogo,perche e’ palfi, fi vede la fùria dVnoar*

ciatoàcauallojilqualeacvompagnatc dadueappic, con attitudine frrociffi-

ma vrta,6c percuote ilIupcrbilTimo Eliodoro, che per comandamento d’A n
fioco vuoiefpogliare il Tempio di tutti i depofiti delle vcdoue,&: de’pupilli

& già fi vede lo fgombro delle robbe j & i thefori che andauano via ; ma per

la paura del nuouo accidente di Eliodoro abbattuto,S:pcrcolIoalpramentc

dai trepredettijcheper ellere ciò vificne,daluilo!amen te fono veduti Sefen

fitijfi veggono tutti traboccare,& verlàreper terra,cadendo chi gli portaua,

per vn fubiro orrore,& Ipauen to ,‘che era nato in tutte le genti di Eliodoro.

Et appartato da quelli fi vede il fan tiffimo Onia pontefice, pon cificalmcn te

vefiitojcon le mani Se con gli occhi al Cielo,leruentilfimamen te orare,afHit

toper la compaffione depouerelli che quitti perdeuano le cofe loro > Et alle

grò per quel fòccorlò che dal Ciel lente Ibprauenuto.Veggonfi oltra ciò per

bel capriccio di Raffaello, molti Ialiti fopra i zoccoli del balàracto, Se abbrac

ciatifi allecolonne,con attitudini difagiatiffìme,ftareà vedere: Et vn popolo

tutto attonito in diuerfe& varie maniere,che afpctta il fuccello di quella co

la.E fu quella opera tanto llupenda in tutte le parti , che anco i cartoni fono

tenuti in grandiffimaveneratione; OndeM.FracefcoMafini,gentirhuomo

di Cefenajilqualefenza aiuto di alcun maeftro,ma infin da fanciulez2a,gui«

dato da llraordinarioinllinto di natura,dando da fe medefimo opera al dilc

gno,& aliapittara,ha dipinto quadri, che fono flati molto lodati da gli inté

denti dellarrej ha fra molti Tuoi difegni , & alcuni rilieui di marmo an tichi,

alcuni pezzi del detto cartoncjche fitee Raffaello
,
per quella hilloria d’Elio*

dorOi& gli tiene in quella liima,che veramente mcriiano.Ne tacerò,che W,
Kiccolo Mafini,ilqualemi ha di quelle cofe dato notizia, è come in tutte l’ala

tre cefe virtuofilfimo, delle noftre artiveramente amatore . Ma tornando i
Raffaello , nella volta poi che vi c fopra fece quattro ftorie, l’apparizione di

Dio ad Abraam nel promettergli la moltiplicazione dei feme fùo ; il lacrifi-

ciod’IiaaCilafcaladilacobje’lRuboardentcdiMoifciuellaqualenon fico*

tiofce meno arte,inuenzione,diregno,&:gra2Ìa>che nelle altre cofelaiiorato

dilulMentre che la felicita di quello artcficetàceuadifctantegranmaraui
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g]ie,IainuMtaHcliafortunapriuò de la vita Giulio feconclo. Ilqiialc era ali-

mentatore di tal virtù,& amatore ci’ogni cofa buona • La onde fu poi creato

Leon decimo,ilquaIcvolle,che tale opera fi feguiiTe: &: Raffaello ne Tali eoa

la virtù in cielo& ne traile correfìe infìniteanendo incontrato in vn princ»

pe fi grande,{lc|uale per heredità di cafa fua era molto inclinato a tale arte;

PerilcheRaffaellofimifein cuoredileguire tale operaj&neil’al tra facciafe-

cela venuta d’Atila à Roma, & Io incontrarlo appiedi Monte Mario, cheft

ce Leon in. PonteScejilqaalelocacciòconlefblebenedizzioni.FeceRa»

faello in quefta ftoria san Pietro , & san Paulo in aria conle fpade in mano,

che vengono à difènder la chiefa. Etfèbenelaftoriadi Leon ni. non dice

quefto t egli nondiméno per capriccio fuo volfe figurarla forfè cofì
j
come in

leruienc molte volrejche coù le pitture,come Icpoefie vanno vagando
,
per

ornamento déU’operai non fi difeoftando però per modo non conuenìente

dal primoin tendimento. Vedcfl in quegli Apoftoli quella fierezza , & ardi-

re celeflejchefuole il giudizio diuino molte volte mettere nel volto de’ feruì

fuoi per difender la Santifìima religione.E t ne fa fegno A tila,ilquale fi vede

(opra vn cauallo nero balzano,& ftellato in fronte ,
belliffimo quanto piu fi

può,ilquale con attitudine fpauentofa alza la tcftaj& volta la perfona in fu*

ga. Sonoui altri cauaili belliffimi,& maflimamente vn gianetto macchiato,

che c canaicaro da vna figura,laquale ha tutto loignudo, coperto di fcaglie,4

guifa di pefce,ilche é ritratto da la colonna.Traiana, nella quale fon i popoli

armati in quella foggia. Et fi ftima ch’elle lìano arme fatte di pelle di cocco*

drilli.Euui Monte Mario,che abruci a,moftrado che nel fine della partita àz

foldati gli aloggiamenti rimangono fempre in preda alle fiame . Ricrafie an

cora di naturale alcuni mazzieri , che accópagnano il Papa, iquali fon viuifli

mi} & cofi 1 caualli doue fon fopra: Se il limile la corre de Cardinali & alcuni

palafrenieri che tégono la chinea (opra cui éà cauallo in pontificale, ritrat®

nomen vino che gli al cri,Leon x. &: molti cortigianiicofaleggiadrifììma da

vedere à propofito in tale opera,& vriliffìma a l’arte noflra,maffimamenrep

qucglijche di tali cole fon digiuni. In quefto medefimo tempo fece à Napoli

vna tauola,laqualefu polla in san Domenico nella cappella,doueè il Croci-

filTojChe parlò àsan Tomaio d’Aquino: dentro vi eia no lira Donna,san Gì

rolamo veftito da Cardinale, & vno Angelo Raffaello , eh accompaghaTo*

bia. Lauorò vn quadro al Signor Leonello da Carpi Signor di Meldola , il-

qualeancorviue di etàpia chenouanta annijilqualefu rairacolofiffimodi

colorito,& di bellezza fingulare . A tceioche egli è condotto di forza

,

vna vaghezza tanto leggiadra; cheionón penfb chee’fi poilafar meglio.'

Vedendoli nel vifo della noflra Donna,vnadiuinità,&nela atti radine vna

inodeftia,che non è pofìibile migliorarla . Fiale,che ella à man giunte adori

il figliuolo,che le fiede in fu le gambe, Scendo carezze a san Giouanni picco

lo fànciuIlo,ilqualc lo adora infieme con làntaElifabetta, & Giufeppo.Qu*

ilo quadro era già appreflo il Reuerendifùrao Cardinale di Carpi ,
figliuolo

di detto signor Leonello,delle noftre arti amacor grandiffimo, & hoggi dee

eflereapprellogliheredi fuoi.Dopo clTendo flato creato LorezoFucci Ca^

dinaie di Santi quattro,fomino Penitcnziere,hcbbegraziacone(Io,cheezl‘

facedepersan Giouanni iaiaónle di Bologna vna £auol3,iaqna!c t hog::,*^^
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eatsflella capel!a,doue èil corpo della Beata Elenà da rolioj nellaquale ope«
ramoftrò quanto la grazia nelle delicatilfihic mani di Rafhello poteiTe infie

me con Tarte. Euui vna sanca Cecilia , che da vn coro in cielo d’angeli abba*

gliata,ftaàvdirc il fuono^tutta data in preda alla armonia,e’fi vcdenellalua

iella quella aftrazzione che fi vede nel vino di coloroiche fono in eftafi: oU
tra chefono fparfi per terra inftrumenti muGci,che non dipinti, ma vini, &
veri fi conofcono,& fimilmente alcuni iuoi veli,& vcftimenti di drappi d’o-

ro,& di reta,& lotto quelli vn ciliccio marauigliolo . E in vii san Paulo, che

ha pofato il braccio deliro in lu la fpada ignuda,& la tefta appoggiata alla ma
no,fi vede non menoelprellala con fiderazione della Tua fcienzia,cherafpet

to della lua fierezza,cóuerfa in grauitàjquefti è veftitod’vn panno rollo lem

pliccpcr mantello, & d’ vna tonica verde Ib.tto quella,alla Apoftolica & Ical

zojEuuipoisantaMariaMaddalena, che tiene in mano vn vaio di pietra fi

-

nifiìma, in vn pofar leggiadrilfimo ; Et luoltando la tclla, par tutta allegra

dellafua conuerfione , che certom quel genere penfo che meglio non fi po*

tcQe fare
j E coll fono anco belliffiiTie le telle di santo Agoftino,& di sa Gio-

uàniEuangelifta.E nel vero che l’altrcpitture,pitture nominare fi pollonoi

ina quelle di Raffaello cofeviue: perche trema la carnea vedelì lo fpiritoj bar

tono i lenfi alle figure fue, & viuacicà viua vi fi Icorgeiper ilche qllo li diede

citrale Iodiche haueua piu nomeafiai. La onde furono però fatti àfuoho^

npre molti ucrfi , & Latini, Se uulgari : dc’quali metterò quefii foli per non
farpiulungaftoriadiquclcheiomihabbifacto.

Pìngantfok aUj , referdnt^uc colorihs ora,

Ctciii£piKAphAeUt(^ueAnimm€XpUcuit.

Fece ancoradoppo quello vn quadretto di figure piccole,hoggi in Bologna

jDedefiniamente,in cafail Conce Vincenzio Arcolano,dcntioui un
•a ufi) di Giouein Cielo,& dattorno i quattro Euangelillj, comegli deferiue

Ezecliiclj uno à guifadi huomo , & l’altro di leone, Se quello d’aqnila>-dcdi

bue,con un paelìno lotto figurato per la terra,non meno raro, & bello nella

fila piccolezza,che fieno l’al tre colè fuc n elle gracìezze loro. A Verona madò
della medefima bontà un gra quadro à i Coti da Canofia, nelquale è una na

liuità di N. Signore belIiffim3,con vna aurora molto lodata,!! coin« è anco-

ia santa Anna; anzi tuttal’operadaqualenon fi può meglio lodare,chc dice

do,cheè di mano di Raffaello da Vrbino. onde que’ Conti, mcrkaraentclj*

hanno inlommauenerazione; ne l’hanno mai pergrandiffimo prezzóip.he

fia fiato loro offerto da molti principia niuno uoluco coiicederlao Sc a _Bin7

do Altouiti fece il ritratto fuo quando era giouane cheè tenuto fiupcnddfi*

mo.Eifirailmcnce un quadro di noftra Donna, che egli mandò à Fiorenza,

iiqaal quadro è hoggi nel palazzo del Duca Cofimo nella cappella delle fiati

zenuoue>edamcfatte,ed3pfnte,ererueper tauola dell’altare, & in efibèdi*

pinta una santa Anna uecchilfima à federe,laqualeporge alla nofira Donna
figliuolo di tanta bellezza nel ingnudo, Se nelle fatezze dei uoltoj che

ilei fuo'ridere rallegra chiunque lo guarda; Senza che Raffaeiia mofirò nel

dipjgnereia noftra Donna, tutto quello, che di bellezza fi può fare nell’aria

di vna vergine rdoue fia accompagnata negli occhi modefiia» nella fronte

hoDoic nel nafo graziai^, nella bocca vir tùt.fenza che l'habito fuo è tale,eh?
* ® mofira
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raoftrarna{éfflplicita,&honeftà infinita, Etnei vero io nonpenfb cHcpcr

tanta cofajfipofla veder meglio,Euuivn$anGiouanniarcdercingnudo,&

vn’altra(anta>ch’è bellilfima anch’ella. Cofi per campo vi è vn calaraenio,do

«eegUhafintovnafincftraimpannatachefalume allaftanza doue le figure

fon dentro. Fece in Romavn quadro di buona grandezza, nelquale ritrafTc

Papa Leone,il Cardinale Giulio de’ Medici,èil Cardinale de’ Ro(fi,nelqua»

le fi veggono non finte,ma di rilicuo tonde le figure: quiui è il velato,chchj

il pelojil domafeo adoffb àqueIPapa,che iuona,& luflra : le pelli deila fode-

ra raorbide,& viuci&gli ori,& le fetc contrafatti fi,che non colori, maoro,

Acietapaiono. Vie vnlibro di carta pecora miniato, che pia viuofimoftra,

che la viuacità: e vn campanello d’argento Iauoraco,che non ii può dire qiu*

to è bello . Ma fral’alcre cole vi è vna palla delia Seggiola brunita , & d’oroj

ficllaqoale àguifa difpecchiojfi nbattcno(tanraè la lua chiarezza) i lumi de

lefineftte,le ipalledel Papa,& il rigiraredcllc fianze; & lono mite quefte co

fe condotte con tanta diligenza, che cr^-dafi pure,& ficuratnente,cheraaoi

ftro nefluno di quefto meelio non f3ceia,nehabbia à fare . Laquais operala

cagione,che il Papa di premio grande lo nniuncrò ,& quello quadro fi iro-

Ha ancorain Fiorenza nella guardarobadel Duca. Fece fiinilmenteil Duca

Lorenzo,e’I Duca Giuiiano,con perlezzioae non piu daaltri,che da efiboi-

pinta nella grazia del colorirojiquali fono apprello agli hcredi di O ttauiano

oc’ Medici in Fiorenza . La onde di grandezza fu la gloria di Raffaello accrc-

{ciuta,& de’ premiiparimenteiperchepcrlafciare memoria di le fece mura*

revii palazzo! Romain Borgo nuouotilquale Bramante fece condurre di

setto: per quelle,emolte altre opere,eflendo pallata la fama di quello noli#

lilììmo artefice inlino in Ftancia,& in Fiandra, Alberto Durerò Tedefeo,pie

tote rairabiliffimo, dcintagliatorc di rame di belifiìme ftampe, diuenne tri-

butario delle lue opere à S.affaeIloj& gli mandò la tella d’vn fuo ri-ratto eoa

<lottadaliiiàguazz&luvnateladibiflo,che da ogni banda raoHraua pari*

mente,& fenza biacca! lumi tralparcn li, le nonché conacquereih dicolM

ri era tinta,& macchiata,& de lumi de! panno haueua campato i chiari, la-

quale cofa parueniarauigliofa à Raffaello, perche egli gli mandò molte car-

te difeenatcdimanruajlequalifuronocarinìme ad Alberto. Era quella te<

ftafralc cofedi Giulio Romano hereditario di Raffaello in Mantoua.Hauen-

do dunque veduto Raffaello Io andare nelle (lampe d’Alberto Durerò,volo»

tetofo,ancor’egli dimoflrare quei che in tale arre poteua,fcce lludiareMa^

co Amoaio Bolognclein quefea praticainfinitamentc,ilquaIeriufcitanto

eccellente,chegli fece llampare le prime cofefue.la carta degli Innocenti,va

Cenacolo,il Nettunno ,& la santa Cecilia quando bolle nell’olio . Fece poi

Marco Antonio per Raffaello vn numero di llape, lequali Raffaello donò poi

al Bauierafuo garzone,ch'haucua cura d’vnalua donna, laquale Raffaello a»

mò fino alla morte,& di quella fece vn ritratto bellifilmo , che parcua viui

viua,ilqualechoggiin Fiorenza appreffoil gentililfimo Matteo Botti mci»

canteFiorentino,amico&lainiitared’ogmperfonavirtuofa,&mafììmanic*

tedeipitrori, tenuta dalai come reliquia per l’amore, cheegii porta aH’artff»

& pardciilarnenre a f afraello. Ne meno di lui fuma l’opere dell’arte noflra,

&:gli artefici, il ffaceliofuo Simon Botri,che olcralo efler tenuto da tutti noi
°

pervno
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pefVno je’ pìu amorcuoli,che faccino beneficio a gli huomini di quelle prò

fciìioniècla mepai ticulare tenuto,& ftimato per il migliore,& maggiore a«

micOjche fi polla per lunga efpericnza hauer caro y
oltra al giudicio buono,

ciicegli moftra nelle cole dcU’arte. Ma per tornare alle ftampe, il fauo

rireRatfacllo il Baiiiera fu cagione che fi deftafie poi Marco da R,auenna,& al

iri infiniti,per fi fatto modo che le llampc in rame fecero de lacareftia loro,

quella copia, che al prefente veggiamo. PercheVgo da Carpi, con bellem-
uenzioni, hauendo il ceruello volto à cofeingcgnole,& fantaftiche, trono

le ftampe di legno,che con tre ftampe pollono il mezo,il Iumc,& l’ombra co

frafare,lecarte di chiaro,ofcuro : iaquale certo fu cofadi bella, òc capriccio-

famuenzione,& di quefta ancora è poi venuta abbondanza,come fi dirà nel

lavica di Marcantonio Bolognefepiu minutamente. Fece poi Raffaello per il

monafterio di Palermo detto santa Maria dello Spalmo, de frati di monte
Olmeto vna tauola d’vn Chrjfìo,che portala croce,laquale è tenuta cofa ma
rauigliofa. Conofeendofi in quella, la impietà de’ Crocifillori, che lo condu
cono allamorteal Monte Caluario con grandiffima rabbia, doue il Chrifto

appalfionatiffimo nel tormente dello auuicinarfi alla morte, calcato in terra

per il pefo del legno della Croce , Òc bagnato di fudore, & di langue, fi volta

verfo le Marie,che piangono dirotilfimamcnte. Oltre ciò fi vede fraloro V e

roiiica,che ftende le braccia,porgendoli vn panno, con vno affetto di Carità

grandiffima ; Senza cheTopeta è piena di armati à cauallo, & à piede,iqua»

li sboccano fuora della porta di Gierulalemme con gli ftendardi della giufti

2Ìain manOjin attitudini varie,&: bellilfime. Quefta tauola finita del tutto,

ma non codotta ancoraal luo luogo,fu vidniflìmaà capitar male, percioche

fecondo che c’ dicono, ellendo eìlamellain mare, per eflcreportatainPa*

lerraojvna orribile tempefta,pcrcolIead vno fcoglio la nane , che la portaua

di maniera,che tutta fi aperfè,Sc fi perdcrono gli huomini,& le mercanzie j

eccetto quefta tauola folaméce, che cofi incaffata come era fu portata dal ma
re in quel di Genoua-, Doue ripefeata& tirata in terra, fu veduta eftere cofa

diuina,& per quefto meffa in cuftodìa } effendofi mantenuta ìllefa,& fenza

macchia,© difetto alcuno,percioche fino alla furia de’vemi,& Fonde delma
rehebbono rlfpetto alla bellezza di tale opera , della quale diuulgandofi poi

la fama,procacciarono i Monaci di rihauerla,& appena , che con fauori del

rapa cilafli renduta loro, chefatisfecero, e bene, coloro chel’haueuano fai*

uata. Rimbarcatala dunquedi nuouo,6c condottola pure in Sicilia, la pofe-

roin Palermo, nelqual luogo ha piu fama,& riputazione che’l monte diV uì

cano. Mentre che Raffaello lauoraua quefteopere>IequaIi non poteua man-
care di fare,hauendo à feruire per perfonegrandi,& fegnalate: oitra che an-

cora per qualcheintereftepaniculare nonpoteuadifdire; non reftaua però
con tutto quefto difèguitare l’ordine cheegli haucua cominciato de le carne

re del Papa,& de Iclale i nellequali del continuo lenena delle genti che con
i difegni fuoi medefimigli tirauano innanzi l’opera , & egli continuamente

riuecendo ogni cofajlappliua c6 tutti quelli aiuti roignori,cheegli piu potè

U3,ad vn pefo cofi fatio.Nopaftòdunque molto,che egli Icoperfe la camera

di torre Borgia,ncIl3qualehaueua fatto in ogni faccia vnaftoria,daefopra

Iefineilrp,& due altreiu quelle libere. Eraùi vao Io incendio di Bogo vec-

chio
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chio dì Roma,che non poficndofi fpegnere il fuoco,San Leone ii ii. fi faal-

kloggiadiPalazzo,<3ccon la bcnedizzionelo eftinguc interamente. Nella

quale ftorìa fi veggiono diuerfi pericoIi,figurafi,da vna parte vi lòno fcmmi

ne,che dalla tempefta del vento,mentre elle portano acqua per iipegncrcil

fuoco con certi vafi in niano,& in capo,fono aggirati loro i capegli,& i pan*

ni con vna furia terribiiifiÌKia. Altri, che fi fiudiano barrare aqua, acceati

dal fummojiió cognofcono fc fteffi . Dall’altra parte v’e figurato nel mcdcfi-

mo modo cheV crgilÌO-dcfi:riae,che Anchife fu portato da Enea, vn vecchio

ammalato, fuor di fc per rintcrmità,& per le fiamme del fuoco . Doue fi ve-

de nella figura del gÌouane,ranimo,& laforza.& d patire di tutte le membra

dal pelo del vecchio abbandonato adofio a quel giouanc.Segui talo vaa vec.

chia fcàlza,& sfibbiata,che viene fuggendo il fuoco,& vn fanciullecto gna«

dojloro innanzi.Cofi dal fommod’vnaroaina fi vede vnadonna ignuda tot

ta rabbnfiàta , laquale hauendo il figliuolo in mano, lo getta ad vn fuo,chcc

campato dalie fiàme,& fta nella firadain punta di piede, a braccia refe per ri

cenere il fanciallo in Efce.Doue non meno fi conofee in lei l’affetto del ccr-

care di campare il figliuolo,cheil patire di fè nel pericolo dello arden tiffimo

fuoco, che laauuampa: Ne meno paffionc fi feorge in colui, chelo piglia;

per cagione dello putto,chc per cagion del proprio timor delia morte; nefi

può eiprimcre quello chefi imaginò quello ingegniofinìrao,& mirabileaw

tefice in vna Madrc,che raefiòfi i figlioli innanzi , fcalza sfibbiata, feinta, &
«abbuffato il capo ,.c6 parte delle velie in mano,gli battejperchc c’fùgghino

dalla rouina,& da quello incendio del fuoco . Óltre che vi fono ancor alcu-

neferarainccheinginocchiace dinanzi al papa, pare che prieghinoiua San*

tità che fàccia,che tale incendio finirca.L’aItta floria è dei medefimo S. Leon

mi. doue hafinitoii porto di Oftia,occupato da vna armata di Turchi>che

era venuta per tarlo prigione. Veggonuihi Chriftiani combatterem mare

Tarmata,& già al porto cfler venuti prigioni infiniti, ched’vna barca efeano

tirati da cenifoldati per la barba con belliffime cere, & brauiffime actitudl-

ar,& con vna differenza di habiti da Galeotti,fòno menati innanzi a S. Leo«

nc,cheèfigurato,& ritratto per Papa Leone X. Doue fece Tua santità in pò*

tificale>in mezzo del Cardinale Santa Maria in Portico,cioé Bernardo Diui*

zio da Bibbiena , & Giulio de’ Medici Cardinale che fu poi Papa Clemente.

Ne fi può contare minutifilmamentcle belle aiiuertenze,che vsò queftom»

gegnioffimo artefice nelle arie de’ prigioin;che fenza lingua fi conofee il do^

lorcjla paura,& la morte.Sono nelle altre due ftorie quando Papa Leone X.

Sagra il Re Chriflianiffimo Francefco i. di Francia,cantando la meflà in pó

tificale,e benedicendo glmlii per vgnicrlo,& infieme la Corona reale . Do-

ue oltra il numero de’ Cardinali, &Vefcoui in pontificale, che miniftraiio»

tì ritrafle molti ambafciatori,& altre perlbnc di naturale,& cofi certe figure

con habiti alla Franzefe fecondo,chc fi vfàua in quel tcmpo.Neli’alcra fiorii

fece la coronazione del detto Rc,ncUaquaIe èil Papa,& cfTo Francefco ritrae

ti di naturaie,Tvno armato,& l’altro pontificalmen tc.Olira che tutti i Cardi

naIi,Vercoui,Camerieri,Scudieri,Cubicularii,fbnoinpontificalealoroluo

ghi,à federe ordinatamente come cofluma la cappella,ritracti di naturaIe,co

me Giannozo Pandolfiui V efeouo diTroia,aiQÌciÌfimo di Rafiàello,& molti

altrb
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lltrijC^cfi^fOnofegnalaiiin quel tempo. Et vicino al Re è vn putto ginoc-

chioni, che tiene la corona reale, che fu ritratto Ipolytode’Mcdici, che fu

poi Cardinale, 6c Vicecancellicrc; tanto pregiato ; éc amicifsimo non fblo di

quella virtù, ma di tutte le altr e. Alle ben ignifsimc olla del qualeimi cono*

Ico moltoobbligato :poi che il principio mio quale egli lì fuflc,cbbc origine

da lui . Non lì può Icnucre le minuzie dellc'cofc di quefto artefice,che in uc

ro ogni cofa nel fuo filenzio par chefauclliioltra i balaracn ti fatti fotto a que

ile con varie figure di difenfori, & temuneratori della Chiela , meffi in mez
lolda varii tcimini: & condotto tutto d’vna maniera ,

che ogni cofa moftra

fpirto,&a{Fetto,5cconfiderazione,coniquella concordanzia, & vnionedi

colorito luna con l’altra, che migliore nó fi può imaginare . Et pche la volta

di quella ftanzaera dipinta da Pietro Perugino fuo maellro, Raifacllo non
la volfeguaftar per lalmcmoria rua,& per rafi’ezzionc,che gli portaua, fendo

flato principio del grado,chc egli teneuainjtal virtù. Era cantala grandez»

zadi quello huomo, che tencuadilegnaiori penutta Italia, a Pozzuolo,&
fino in Greciaine rcftò d’aucte tutto quello,che di buono per quella arte po

telTegiouare. Perche feguitando egli ancora fece vna lala ,
doue di terrctta

erano alcune figure di Apolloli,& altri fanti in tabernacoli : & per Giouan*

•ni da Vdine fuo difcepoloil quale per contrafare animali è vnico , fece in ciò

tutti quegli animali,che Papa Leone aucua, il CaraeleontCjizibettijIe leimie

i papagaiii,i Lioni,iliofanii,& altri animali piu flranieri . Et oltre che di grot

telche,& vati pauimcnti egli tal palazzo abbellì alTaij diede ancora difegno

allefcale rapali,& alle logge cominciare bene da Braman ce archi tcttorc,ma

-fimafe impei tccteper la morte di qucllo,& fèguiie poi col nuono difegno,et

archi:etruradiR£HaelIo,chcnefece vn modello di legname, con maggiore

Ordine,&ornamento,chenonhaueafaico Bramante. Perche volendoPaa

pa Leone moitrare la grandczza^della magnificenza , & gencrofi tà (uà, Raf»

faello lece i difegni degli ornamenti di llucchi,& delle floiie che vi fi dipinfe

ro,&fimiImentede’partimenti; èc quanto allo fiacco, &: alle geotefehe fece

capo di quella opera Gioiianni da Vdinej&lòpralcfigurc Giulio Romano,
ancora che poco vi]auoraJlc,cofi Giouan Francefeo, il Bologna, Ferino del

•Vaga , Pellegrino da Modona, Vincenzio da san Gimignano,& Polidoro

daCarauaggio, con molti alrri pittori, che feciono Itone ,& figure, & altre

cofecheaccadeuano per tutto quei lauoro .11 quale fece Raffaello finire con

taniaperfezzioneichefinodafiorenza fece condurre il pauimenio da Luca

della Robbia. Onde certamente non può per pitture, flucch, ordine,e belle

inuézionj,nefarfi, ncimaginarfi di fare piu bell'opera.E t fu cagione la bellez

za di quefto lauoro che Raffaello ebbe carico di tutte le cofe di piitura,& ar-

chitettura, che fi faceuano in palazzo . Dicefi, ch’era tanta la cortefia dÌRaf

fecllo, che coloro che murauano, perche egli acccmodafTe gli amici fuoi, nó
Tirarono la muraglia tutta foda,& continuata, ma lafciarono fopra le ftanze

vecchie da baffo, alcune aperture,& vani da poterai riporre botti, vcttine,ct:

Icgne.lequali buche,& vani fecero indcbilire i piedi della fabbrica fi,chc è fta

lo forza, che fi riempia dappoi, perche tutta corainciaua ad apriefi . Egli fc*

cefàrc a Gian Barile in tutte le porte, & palchi di legname affai cofe din ta-

gUo, lauoraic, sfinite con bella grazia , Diede difegni d’atchitetiutaallavi
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gaadcl Papa, & in Borgo a piu caie, &particularmenreal palazzo di Meffet

GiouanBatifta daU’Aquilajilqualefacohbeilirsima. Ncdifegnò ancora

vno al Vefcouo di Troia, ilquale Io fece fare in Fiorenza ncila via di san Gal

lo . Fece a’monaci neri di san Siftoin Piacenza la tauola dello aitar maggiore

dcntroùi la Noflra donna con san Siilo,& santa Barbara, cofa veraraentera

rifsima,& fingnlare . Fece per in Francia molti quadri, 6: particulatrnenieg

il Re, san Michele , che combatte col Dianolo , tenuto cofa marauigliofa

.

Nella quale opera fece vn iàflo arficcio per il centro della terra, che fralefèf

fare di quello,vicina fuori con alcuna fiamma di fuoco,& di zolfo :&in Lu-

cifero incotto, &arib nelle membra, con incarnazione didiuerie tinte, fi

feorgeua tutte le ferti della collera, che la fuperbia inuelenica, e gonfia ado-

pera, centra chi opprime la grandezza,di chi èpriuo di Regno , doueiìa pa-

ce & certo di auere approuare continouamente pena. Il contrario fi icorge

nel san Miche!e,che ancora che èfia fatto con aria celeile,accompagnato dal

le armi di ferro,& di oro, ha nondimeno brauura,&: forza ,& terrore,auem

do già fatto cader Lucifero,& quello convnazagaglia gettato rouefcioiln

forama fu fi fatta qnefta opera, che meritò haiierne da quel Re honorariisia

mo premio . Ritraile Beatrice Ferrareic, & altre donne , & parricuiarraentc

quella iua,& altre infini te . Fu Raffaello periona molto amoro{à,& affezzio

nata alle donne } Se di continuo preilo a i feruigi loro . Laqual ccia fu cagio

ne, che continuando i diletti carnali, egli fu dagl’araici, forfè piu che non có

ueniua, rìipettato, & compiaciuto. Onde facendogli Agoilin Ghigi amico

fuo caro,dipignere nel palazzo iuo la prima loggia Raffaello non poceuaraol

to attendere a lauorate, per lo amore, che portaua ad vnafua donna: perii

che Agoilino fi diiperaua, di ibrte che pervia d’altri:& da fé,& di mezzi an

cora operò fi,che appena ottenne, che quella fuadonna vennea ilare con ef*

fe) in caia continuamente, in quellapartedoue RafFacllolauoraua,i!cheiu

cagione, eheil lauoro veniiTeafine.Fcce in quella opera cani i cartoni

molte figure colori di Tua manom fre/co . Et nella volta fece il concilio degli

Dei in cielo j doue fi veggono nelle loro forme raoltihabtti, & lineamenti,

canati dall’anticojcon belliisima grazia,& difegno eiprefri,& cofi fece le noz

zedi Pliche’ con miniilri che ieruon Gioue,& le Grazie, che Ipargonoi fio-

ri per la tauola: & ne peducci della volta fece molte ilorie fra le quali in vna

è Mercurio col flauto , che volando par che feenda dal Cielo : & in vnaltras

cioue con granirà celeile, chebacia Ganimede;& cofi di fotto nellaltra il car-

ro di Venere,& le Grazie che con Mercurio tirano al ciel Psiche,& molteal

tre ilotie poetiche negli altri peducci. Et negli Ipicchi della volta, (opra gl’ar

chi fra peduccio,et pcpuccio iono molti putti,chelcortano,beliif iquali,vola

do portano tutti gii ftrumen ti degli Dei , di Gioite il fulmine, Se le faettc, di

Mattagli elmi, le spade’, & le targhe, di Vulcano i martella di Ercole la da

ua,&la pelle del Lionej di Mercurio il Caduceo^ di Pan la fampogna,di Ver

tuono i raftri della Agricultura . Et tutti hanno animali appropriati alla na«

turaloro:Pittura,&Poefiaveramentcbelhrsma. Feceuiiàreda Giouenn»

daV dine vn ricinio alle ftorie degni forte fiori,fbg!ie,^fru trc,tnfelloni che

nonpoflbno efier piu belli. Fece l’ordine delle arthirerture delie llallede

Ghigi,& nella chkfa di ssnta MariadciPcpolo,roidinedeÌia cappella d‘



VITA DI RAFFAEL. DA VR B, ti

Agoftinolòpradetto . Ncllaqualc j oltre che la dipinfe , diede ordine , che fi

faccfievnamarauigliofa repoIcura:& a Lorenzcitofcuitor Fiorentino fece

laudar due figure, che fono ancora in cafafua al Macello de Cerbi in Roma?

Mala morte di Rafiàello , & poi quella di Agoflino fu cagione, che tal colà fi

dcfleasebaflian Viniziano, Era Raffaello in tantagràdezza venuto,che Leo

X. ordinò, che egli cominciaffe la fala grande di fòpra , doue fono le vittorie

di Goftan tino, alla quale egli diede principio . Similmente venne volontà al

Papadifar panni d’arazzi ricchiffìmi d’oro,6(:difetain filaticci } perche Raffa

elio fecein propria forma , & grandezza di tutti dì Tua mano i cartoni colori

ti j i quali furono mandati in Fiandra a teflerfi
, & finiti i panni ven nero a Ro

ma. Laqualeopera fu tanto miracolofamente condotta, che recamarauiglia

il vederla, Scilpenfarc, comefia poflibileaueresfilacoi capegli,& le barbe;

& dato col filo morbidezza alle carni ; opera certo piu tofio di miracolo,che

d’artificio vmanc: perche in efsi fono acque, animali,cafamen ti, & talmente

ben fatti,che non teffuti,ma paiono veramente fatti col pennello. Coftò que

fìtoprayo. n.iialcu.dii&fi conferna ancora nella cappella Papale. Peccai

Cardinale Ccionna vn san Giouanni in tela ;
ilqualc portandogli perla bel-

lezza ruagrancuisirno amore, &trouandofi davnainfirmita pcrcofIo,glifa

doniandaio in deno da Mcfìcr Iacopo da Carpi medito, che lo guari, &
per alterne egli voglia

, afe medpfimo lo tolfe parendogli auer fèco obligo in

finito; & orafiritrcuain Fiorenza nelle mani di Francefeo Benintendi. Di-

pinfeaGiulioCardinaledc’Medici,& Vicccancellierevnatauoladella tras

figurationedi Chrifto,permandarein Francia, la quale egli di fua mano,
continuamente lauorandojiidufTead vlrima petfczzione.Nellaqualefto*

riafignrò Chrjfto trasfigurato nel Mon te Tabor e appiè di quello gli vndici

di/ccpcli, che Io afpettano; doue fi vede condotto vn giouanetto fpiritato ac

ciò che Chriffo /cefo del monte Io liberi
;
ilquale giouanetto m entre, che co

attitudine rcontorta,fipioftcnde gridando, &llraIunando gli occhi>moftra

il filo patire dentro nella carne, nelle vene,& ne’ polfi,con taminati dalla ma
lignità delio fpjrco,& con pallida incarnazione fa quel gefto forzato, & pau

rofo
,
Quefta figura foftiene vn vecchio, che abbracciatola,& prefo animo,

fatto gli occhi tondi con la luce in mezzo, moftra con Io alzare le ciglia,& in

crefpàtlafronte,invn tempo medefimo, &forza,& paura. Pure mirando

gli Apofiolififi), pare chefpeiando in loro,faccia aniraoafeftefTo.Euuivna

ìèmina fi a molte, laquale è principale figura di quella tauola, che ingmoc*

chiaia dinanzi a quegli,voltando la tefta loro, &coll’atto delle braccia verfo

lofpincatO; moftralamiferia di colui. Olcra chegli Apoftoli chi ritto,

&

chiafedere,ealtri ginocchioni moftranohaucregrandifsima corapafiionc

di tanta difgtazia . Et nel vero egli vi fece figure,^ tefte olirà la belle'iza lira

ordinaria, tanto nuoue, varie, & belle ,che fi fa giudizio commune de gli

arrefici,cheqft?. opera fra tate quat’cgli ne fece fia lapiu celebrata la piu bella

ctlapiudiuinj. Auiiéghachcchivuol conofccre moflrare c pittura Chri
ilo trasfigurato alla diuinità. Io guardi in qfla opera; nella quale egli lo fece

fopra quello mon te diminuito in vna aria lucida con Mofe, &:EÌja,cheal-

lutninati da vna chiarezza di fplendcre fifanno viuincl iumefuc tSono in

«erra proflrati Pietro,Iacopo,e Giouanni in varie, e belle attitudini j chi ha
I i
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otterrail capo,& chi con fare ombra agl’occhi con le mani fi tlifcncie da i rag

gi,& dalla immcnfaluce dello Iplcndoredi Chrifto. Ilqualc vcftiro di colo-

re di ncue,pare,che aprendo le braccia, &c alzando la tefta, raoftri la ellenza,

eia Dcitadi tutte ere le pcrlònevnitamcnteriftrecre nella perfèzzioiicddl'

arte di Raffaello: ilquale pare,chc tanto fi reftrignelTeinfienie con la virtù

fua,pcr moftrarc Io sforzo,& il valor dell’arte nel volto di Chrifto , che fini-

tolojcomevltimacofà, chea fare hauefie, non toccò piu pennelli,fopragiut

gnendolila morte. Bora haiiendo raccontate l’opere di quello cccellcn-

tiflìrao artefice,prima,che io venga à dire altri particolari della vita, e mort«

fua
j non voglio,che mi paia fatica difcot rere alquanto per v tile de’ noftri ar

teficijintorno alle maniere di Raffaello.Egli dunque,hauendo nella fua fan»

ciullezza imitato la maniera di Pietro Perugino fuo maeftro, e fattala molto

niigliore,pcr difegno, colorito , & inuenzione j e parendogli haucr ^tto af-

laij conobbe,venuto in migliore età , elTer troppo lontano dal vero . Perciot

che vedendo egli l’opere di Lionardo da Vinci , ilquale ncll’arie delle tefte,

cofi di ma(chi,comedi femmine,non hebbe pari,c nel dar grazia allefigut^

c ne moti fuperò tutti grafiti pittori , rcftò tutto ftupefatto, e matauigliato
j

& in fomma, piacendogli la manieradi Lionardo, piu che qualunche altra

hauefie veduta mai,fi mife à ftudiarla,& lafciandojfe bene con gran fatica, a

poco apoco la maniera di Pietro , cercò quanto Teppe , c potè il piu d’imitare

la maniera di efio Lionardo. Ma per diligenza,ò ftudiojche facefle, in alcu-

nedifficultà non potè mai paflare Lionardoj & fé bene pare à molti,che egli

lo palTalTe nella dolcezza,& in vna certa facilità naturale, egli nondimeno no

glifupuntofuperiorein vn certo fondamento terribile di concerti, e gran*

^ezza d’arte, nel che pochi fono flati paci àLionardo. MaRaffacllo fegliè

auuicinato bene, piu che nefluno altro pittore, & maillmamen te nella gra-

zia de’ colori.Ma tornando à efTo Raffaello
,
gli fu col tempo di grandifiimo

<lifaiuto,& fatica quella maniera,che egli prefe di Pietro,quando era gioua<

netto; laquale prefe ageuoImcnte,per eflerc minuta,feccha, e di poco difie«

gno; perciochenon potendofeladimenticarc,fucagione,checonmolra dif-

Èculcà,imparò la bellezza degrignudi,& il modo degli feorti diffìcili dal cat

tone,chefeceMichelagnoIo Buonarroti perla fala de) -Configlio di Fioren-

za,& vn’altrOjChe fi fuffe perfo d’animo, parendogli hauere infino allora gel

tatoviaihempo,nonharebbe mai fatto, anchorchedi belliffimo ingegni^

quellojche fece Raffaello,ilquale frnorbatofi , cleuatofi da dofTo quella ma*

riera di Pietro
,
per apprender quella di Michelagnolo piena di diffìcufiàin

tutte le partijdiuen tò quafi di maeftro nuouo difcepoloj & fi sforzò con in«

credibile ftudio,di farcjcffcndo giahuomo, in pochi mefi quello,che harcb<

be hauuto bifognodi quella tenera età,chc meglio apprende ognicofa,cd«

Jofpazzio dimoici anni. E nel vero chi non impara àbuon’horai buoni pria

cipijjcla maniera,che vuol fegui tare, & apoco apoco non va facilitando eoo

i'efpcrienzaledifficufia deli’arti,cercando d’intendere le parti, cmetterlein

pra:ica,nondiuerràquafi mai perfetcoiefepurediuerràfaraconpiu tempo»

e molto maggiori fatica. Quando Raffaello fidiedeàvolermucare,e mi-

gliorare la maniera ,
non haucua mai dato opera agl’ ignudi con quello

liudio, cheii ricerca, mafoiamente gli haucua ritratti di naturale,nella ma

nieta,
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ni'era,chchaueua veduto fare àpietrofuomaeftrojaiutandcgli con quella

grazia,che haucua dalla Natura. Datoli dunque allo ftudiare gl’ignudi, & à

rifcontrare j mufculi delle notomie,e de gl’huomini morti, cfcorticati , con

quelli de* viui , che per la coperta della pelle non apparifeono terminati nel

roodojche fanno,Icuata la pcllejc veduto poi in che modo fi fecciano carno»

fijcdolci ne’ luoghi )oro3& come nel girare delle vedute fi facciano con gra»

zia ceni ftorcimenti-, Scparimcntegl effetti delgonfiarej&abbafiare, &al«

zare ò vn membro,ò tutta la pcrfona,& oltre ciò l’incatenatura dcirofla,de*

cerai e delle vene; fi fecce eccellente in tutte le parti , che in vno ottimo dj«

pintore fono richiefte. Ma conofeendo, nondimeno che non potcua in que
fta parte arriuare alla petfezzionedi Michelagnolojcomehoomo digran*

difiìmo giudizio,confiderò, che la pitturano confiftefolamcntc in farehuo

mini nudi,ma che cil’ha il campo largojc che fra i perfetti dipintori fi pofìo-

no anco coloro annoucrare,che fanno efprimere bene,& con facilita l’inué-

zioni delle ftorie,& i loro capricci con bel giudiziosi che nel fare 1 componi
menti delie ftorie chi fa non confonderle col tioppo,& anco farle non poue

re col poco,ma con bella inuenzionc,& ordine accomodarle,!! può chiama*

re valente,igiudiziofo artefice.A quello fi come bene andò penfando Rafi:

facile s’aggiugne lo arrichirle c6 lavarietà,& ftrauaganza delle profpcttiue,

de’ cafamentijScde’paefijil leggiadro modo di veflirelc figure, il fare che el-

le fi perdino alcuna volta nello feuro , i alcuna volta venghino innanzi col

chiaro; il fare viue,e belle le tefte delle femmine, de’ putti, dc’giouani, c de*

vecchie dar loro,fecondo il bifogno,mouenza,&brauura. Confiderò anco

quanto importila fuga de’ caualli nelle battaglie,la fierezza de foldati, il fa*

per fare tutte le forti d’animali ; & fopra tutto il far in modo ne i ritratti forni

gliargl’haominfiche paino viui,c fi conolchino per chi eglino fono fatti; Se

altre cofe infinite,co.mefòno abigliamenti di panni, calzari, celare, armadu-

re,acconciature diferamine,capegli,barbe,vafi,aIberi,grottc,ra(fi,fuochi,a-

rie torbide,e ferene,nuuoli,pioggie,faecte,fereni,notte»lumÌ diluna,fplcn-

dori di fòlc,&infinite altre cofe, che fcco portano ogn’hora i bifògni dell’ar

te delia pittura. QueftecofedicoconfideraDdoRaffaclIojfi rifoluè,non po-

tendo aggiugnere Michelagnoloin quella parte,doue egli haucua mefib ma
no; di volerlo in quefte altre pareggiare , Se forfè fiipcrarlo ; & cofi fi diede*

non ad imitare la maniera di colui, per non perderai vanamenteil tempo,

maàfarfi vn’ottiraovniuerfalein queflc altre parti , che fi fono raccontate.

E fe cofi haaeflero fatto molti artefici dcirctà noftra,chc per h luer voluro fe

guitare Io fludiofolamentc delle cofe di Michelagnolo, non hanno imitato

lui,ne potuto aggiugnereà tanta perfczzionc; eglino non harebbono fatica

to in vanOjDC fatto vna maniera molto dura, tutta piena di difficultà, lenza

vaghczza,{enza colorito,& pouera d’inucnzione, ladoue hatebbono potu-

to,cercando d’elTere vniucrfaii,& d’imitareralcre parti, eficre flati a fe flcffi.

Se al mondo di giouamento. Raffaello adunque fatta quefta rifoluzionc
, &

conofciuto,chefra Bartolomeo di san Marco haueua vn’aflai buon modo di

dipigncre,difegno ben fondato,& vna maniera di colorito piaccuole, ancor

che taluolta vfaife troppo gli fcuri,per dar maggior rilieuo, prefe da lui quel

iojchegli parue fecondo il fuo bifognOsSc capriccio, cioè vn modo mezzano
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<!ifare,cofi neldifTegnOjCome nel colorito: &mercolanc!o coMetto modo
alcuni altri fcelti deile cole migliori d’altri macftri. fece di molte maniere

vna fo!a,che fu poi Tempre tenuta fua propria j laquale fu , & farà {emprefti-

itiacadagrarrehci infinitamente. Et quefta fi vide perfetta poi nelle fibille,

& ne’ profeti dell’opera ,chefece, come fi è detto, nella pace. Al fate deila-

qualeopera gli fu di grande aiuto Thauer veduto nella capelia del Papa , l’o-

pera di Michelagnolo. E (e Raffaello fi fufle in quella fua detta maniera fet«

maro : ne haueflè cercato di aggrandirla,& variarla,per mollrare,chc egli in

intendeuagl’ignudi cofi bene,come Michelagnolo non fi farebbe tolto par-

te di quel buon nome,che $cquillaro fi haucua
j
pcrciochc gli ignudi,chefe-

ce nella camera di Torre Borgia,doue é l’incendio di Borgo niiouo > ancora

che fiano buoni,non fono in tutto eccellenti . Parimente non fodisfeciono

affatto quelli,che furono fimilmen te fatti da lui nella volta del palazzo d’A*

goftin Chigi in Tralleuere} perche macano di quella gr£zia,e dolcezza,che

fci propria di Raffaello; del chcfii anche in gran parte cagione i'hauergiifàt

to colorire ad altri co ’l filo difegno. Daiquale et roreraueduiofi,come giudi*

xiofo,volle poi lauorare da fè io!o,& fenza aiuto d’altri, la tauola di San Pie-

tro à Moncorio della trasfigurationedi Chrillo; ncllaquaic icno quelle par*

tijchc già s’è detto,che riccrcha,e debbe hauere v na buona pittura. E le non

hauefleinqueftaopcra,quafiper capriccio, adoperatoli accodi fiimojda

ftampatori ; ilquale, come pin volte fi è detto, di lua natura diaentafctnptc

col tempo piu feuro, & offende gl’altri coleri, coiquahcmefcolato; credo,

che quell’opera farebbe ancor frcTca, come quando egli la fece, doue hoggi

pare piu tollo tinta,che altrimenti . Ho voluto quafi nella fine di quella vita

fare quello difcorfb,pec raoflrare con quantafa:ic3,ftadio,cdjl:genza,figo-

uernalle fempremai quello honorato artefice jepatticolarmente pcrvtilc

de gl’altri pictori,accio fi fappiano difendere da quelli impedimenti, daiqua

lifcppela prudenza,e virtù di Raffaello difenderli .Aggmgnerò ancor que«

flo,che donerebbe ciafeuno contentarli di farcvoléticricuellecofejallequa-

li fi fen te da naturale in din to inclinato ; e non volere por mano, per gareg*

giarcà qucilo,che non gli vien dato dalla natura.per non faticare inuano ,c

fpeflo con vergogna, e danno. Oltre ciò quando bada il fare,non fi dee cerca

redi volere dra&re,per padare innanzi à colore,che per grande aiuto di na-

tura.
e
per grazia particolare data loro da Dio,hanno fatto, ò fanno miracoli

nell’arte.Perciochechi non è atto àvnacofa, non potrà mai, & affaiicchilì

quanto vuoIe,ariuare,douc vn’altro conl’aiutodelianaturaècaminatoagc

uolmente. E cifia percfempiofiai vecchi Paulo vcello, ilquale affacicandofì

centra que!lo,che roteua per andare inanzi, tornò fempreindietro. lime*

defimo hafatto ài giorni nodri,epocofa,IacopodaFuntormo. E fièveda-

to per ifperienza in molti altri,come fi è detto,Ìc come fi dirà . E ciò rorfeau-

uiene,perche il cielo va compartendo legrazic , acciò dia concento ciafcuno

à quella,che gli tocca. Mahaiiendo hoggiinai difcorfb fopra qucftt cofedd

l’arte, forfè piu che bifbgno non era
;
per ritornare alla vita , e morte di Ka&

faello dico,che hauendo egli dreita amicizia con Bernardo diuizio Cardina

le di Bibbiena: il Cardinale J’haueua molti anni infedaro per dargli meglio

& Raffaello non haueua efprcflaraéce heufato di fare la voglia dtl Cardini
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{ejRiahaueaabc trattenuto la colàjco dire di voler afpettare, che palTailero

trcoquatrroanni; ilquale termine venuto quando Raffaello nonferafpet*

taua,g!i fu dal Cardinale ricordata la promclfa j& egli vedendoli obligato,

come cortefe,non volle mancare della parola fua j & coli accettò per donna

vnanipotc di elio Cardinale. Et perche Tempre famaliffimocórcntodique

Ho laccio,andò in modo mettendo tempo in mezzo,che molti meli paflaro-

no»che’I matrimonio non conlumò. Etciò Taccila egli non Tenza houorato

propofìto . Perche hauendo tanti anni Terni to la corte, & elTendo creditote

di Leone di buona lomma^ gli era flato dato indizio, che alla Hnedella Tala,

che per lui fi faceua,in ricompenTa delle fatiche,& delle virtù Tue , il Papa gli

haurebbedato vn capello rofibj hauendo già deliberato di ferne vn buon nii

mcfoj efra efii qualcuno di màco merito,che Rafiaello non era 11 quale Raf-

faello attendendo in tanto à fuoi amori coli di nafeofto, cÓtinuò fuor di mo
do i piaceri araorofi,onde auuenne ch’vna volta fra Tal tre difordinò piu del

folito
j
perche tornato à cala con vna grandiffima febbre, fii creduto da’ me-

dici,che folle rifeaidato Onde non confeflando egiÌiIdifordine,chehaueua

fat[o,per poca prudenza,loro gli cauarono fanguci di maniera chcindebi!i=

to fi fentiua mancare: la doue egli haueua bifògno di tifioro. Perche fece te-

ftaraenro; & prima come Chriftiano mandò l’amatafua fuor di cafa,&: le la-

feiomodo diviucrehoneftamente: Dopo diuifelecofefuefradifcepoli fuoi»

Giulio Romanojilqnale Tempre amò molto, Giouan Francefeo Fiorentino

detto Ìlfattore,& vnnotifo chi pieredaVrbino fuo patere. Ordinò poi,chp

delle lue facultà in Santa Maria Riióda fi reftaurafie vn tabernacolo di que-

gli antichi di pietre nuoue,&vno altare fi faceflecon vna ftarua di noftra

Donna di marmo, laquale per fiiafèpolcura& ripolo dopo la morte s’elefle;

& laido ogni Tuo hauereà Giulio,& Giouan Francefeo,facccndoeflccutore

del teftameatoM.BaldalIarredarefcia,aIIora Datario del Papa. Poi cófefio,

& contrito fini il corfo della fua vita il giorno medefimo che nacque,che fu

il Venerdì Santo danni XXX Yn.ranimadelquaIeèdacredere,checoa

me di file virtù ha abbellito il mondo , cofi habbia di fe medefima adorno il

cielo . Gli miTero alla morte al capo nella fala
, oue lauoraiia, la tauola della

trasfigurazione,che haueua finita per il Cardinale de Aìedicij laquale opera

nel vedeteil corpo morto,& quella viua, faceùa Icoppiare 1‘anima di dolore

ì ogni vnOjche quiuiguardaua. Laquale tauola per la perdita di Raffaello fu

melfa dal Cardinale à San Pietro à montoiio allo aitar maggiorei &fu poi

fempre per la rarità d’ogni fuo gefto ingran pregio tenuta . Fu data al corpo

fuo quella honorata fèpoltura,che tato nobile fpirito haueua meritato,pche

nófa nefluno artefice,che dolendoli non piagnclle,& ìnfieme alla lepoltura

nól’accopagnalle.Dolleancoralommamcce la morte fuaà tutta la corte del

Papa,prima per hauereegli hauuto in vita vno officio di cubiculario , & ap*
prclfoper eilerc fiato fi caro al Papa,che la fua morte, amaramete lo fece pia»

gnere. O felice,& beata anima , da che ogn’huomo volentieri ragiona di te,

celebra i gefii tuoi:&ammira ogni tuo difegnolalciato. Ben ootcualapit

tura,quando quello nobile artefice mori,morire anche ella , che quasfo egli

gli occhi chiule,clla quafi cieca rimale . Hora à noi che dopo lui fiamo rima*

lijtcfta imitare il buono, anzi ottimo modo , da lui lalcìatociin efempio , Se

come
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come merita la virtù fua , & Tobligo noftto , tenerne ncI[’animo>gfatÌof!{j{

mo ricordoi& farne con la lingua Tempre onoratifsima memoria. Chein

vero noi abbiamo per lui l’arte, i colon, & la inuenzionevnitamente ridot

tiaquellafine, &petfezzionc,cheappcnaiì potcua iperarej Ncdipallaf

lui, già mai fi penfi (pirico alcuno.Et oltre ì quefto beneficio che e’fece all’ar

ce, come amico di quella, non reftò viuendo moftrarci come fi negozia con

gli huomini grandi, co’mcdiocri ,& con gl’infimi.Et certo fra le Tue doti (in

gulari, ne feorgovnadi tal valore, che in me fteiTo ftupifi:o;cheil Ciclo gli

diede forza di poter moftrarenerarte noftravno eifetco fi contrario alicco*

plclsioni di noi Pittori quefto è che naturalmente gli artefici noftri non dico

lolo i baisi, ma quelli che hanno umore d’efler grandi (
comedi quefto umo

re l’arte ne produce infiniti ) lauorando nel opere in compagniadi RaftkcU

lojftauano vniti,& di concordia tale, che tutti i mali vmori, nel veder lui

fi amorzauano: & ogni vile, & baiTopenficro cadeua loro di mente . Laqua

le vnione mai non fu piu in altro tcmpo,chc nel Tuo , £ quefto auueniua, per

che reftauano vinti dalla cottefia,& dall arce Tua, ma più dal genio della fua

buona natura . Laquale era fi piena di Gcn ciiezza , & fi colma di carità, che

cglifivedeuajchefino agli animali l’onorauano>non che gli huomiui.Di-

eefi cheogni pittore, che conofeiuco rhauefle, & anche chi non lo auelleco-

noiciuto , fc Io auefti richicfto di qualche dilegno , che gli bifognafte.eglila

iciaual’operafua perfonucnirlo. Et Tempre tcnncinfinitijuopera,aiutando

li,& infcgnandoli con quello amore, che non ad artifici, ma à figliuoli prò

prii fi conueniua. Perla qual cagione fi vedeua,che non andaua mai a corte,

cbepartendodicafanon aueilefccocinquantapittori , tutti valenti, Sebuo

ni che gli faceuono compagnia per onorarlo . Egli in iomma non vi (Te da Pit

core, ma da Principe ; Perii che ò arte della pittura tu pur ti poreui all'ora Si

marefeIÌciisima,auendovn tuo artefice, chedi v'irtu,&dicoftumi t’alzaua

ibprail cielo . Beata veramente ti poteui chiamare , da che per forme di tana

to huomo, hanno pur viftogli allieui tuoi come fi viue -, Se che importi l’aue

re accompagnato infiemcartCj&virtntejlequali in Raffaello congiunte,po

cetterc sforzare lagrandezza di Giulio 1 1 . Sclagenerofitàdi Leone X. nel

fommo grado,& degnità che egli erono a farfelo familiariisimo vfarli o-

gni forte di liberalità, tal che potè col fauore,& con lefacultàchegli diedero

fere a fe, & a l’arte grandiisimo onore. Beato ancora fi può dire chi ftando a

fuoiferuigijfottoluioperò-percheritrouo chiunche,chcloimicòcfferfi aho

ncfto porto ridottot&cofi quegli,cheimiterannolefuefetiche nell’arte, fa-

ranno onorati dalMondoj&necoftumiiànrilui fomigliando remunerati

dal Cielo. Ebbe Raffaello dai Bembo quefto epitaffio.

D. O. M.
Kdphiittli ^4tiéiio lodn. F. Verhinit. ?t(lori BmìnentìjJ'. V<tirumqut Emulo Caini

Spiranteis Prope imdgìmisfi Co/umplcre , Katurte, Atque Artis Poedus PdiiU infpcxc

rtSoluIiji i.c^LeomsX.Pontt. Maxx.Pittur^e >0" Architeli, Opcribus Gloriam

Auxit. A. XXXVII. Integer Integros.QjioDUiimsBlitEoEjfe

Aprii. MDXX.
jflc hic eli Raphael, timitquofof^ite uinci

Rcrmmagnaparerti,cr morierUe mori.

Etil
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ilC6ceBalcla{FatreCaftigIionc,ftriflcdclafut motte in quefta manieri

.

Qtìhikcmm cdrpM medicafaMUcritartty

Stigijs cr rmcdrit aquis i

A d Stygias ipft raptus Zpidamus mias i

Sicprteim uit^e^morsfuit Artifici .

ruquoquedum tote UnUtm corporc Rowrfw

Cotnpommiro'Rdphatlmgenio)

Atqueurbis Ucerum ftrrofigni annifqucciidauei'.

Ad uitam^ontiquum Um rtuocafqut daus

,

Vtouifìifupcrm inuidim indignataque Mors <Jl,

Tchdum txtindis rtddtrc poffè animantt

Ef quod longd dies pauìatimdboltutratfhocu
MortalifpreU Uge pararciurum.

Sic mifir heu prima cadis inttreepte luucntd,

Vtkricr Mortit nofiraque nofqutmonts.
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Vita di Cugltelmoda Manilla Fit. Franzjfe,

e (dMacslro di Jinejlre inuetnate .

N quefti medefimi tempi dotati da Dio di quella maggior

felicità che poffinohauerl’artj noftce. Fiori Guglielmo

da Marcilla Franzeicilquale, per la ferma habitazione,8c

affezione checporto alla città d’Arc2zo,fipao dire Tela

eleggefle per patria,che da tutti fufsi reputato, & chiama

to Aretino. Et veramente de benefini,che lìcauanodel

ia virtùèvnochefia purediche ftrana, &Iontana regio*

ne, o barbara,& incognita nazione quale hoomo fi voglia, pure che egli ab-

bialo animo ornato di virtù*, & con le mani fàccia alcuno efercizio ingegno

io : nello apparir nuouo in ogni città, doue e’camina,moftrando il valor Tuo

tantaforzaha Peperà virtuolarchedilingua in lingua inpocofpazioglifa

nome;& le qualità di lui diuentano prcgiatifsirae, & onoratifsime . Et fpef-

io auuiene a infiniti,che di lotano hanno lafciato le patrie loro , nel dare d’in

toppo in nazioni, che fiano amichedellc virtù,etdeforefticri per buono vfo

di coftumi . troiiarfi accarezzati,& riconolciuti fi fattamente; che’fi feorda*

no il loro nido natio; e vn’altro nuouo s’eleggono per vitimo ripofb . Come
pcrvltimofuo nidoelefle ArczzoGugUelrao;ilquaIc nella fua giouanezza

attefein Francia all’arte deldifegno,& inficme con quello diede opera alle fi

neftredi vctroinelle quali faccua figure di colorito non meno vnite, chefed

lefodero d’vna vaghilsima,& vnitifsima pittura a olio . Coftni nc’fuoi paefi

perfùaloda’prieghi d’alcuni amìcifuoi, fi ritrouo alla morte d‘vn loro mirai

co: per laqual cola fit sforzato nella religione di San Domenico in Frauda

pigliare l’abito di Fratc,per eflere libero dalla corte,& da la giuftia . Et fe|be

ne egli dimorò nella religione, non però mai abbandonò gli (ludi dcirarie,

anzi continuandogli condufle ad ottima perfezzione . Fu perordinedi Papa

Giulio II. dato commifsioncaBramateda Vrbino di far fare in palazzo raol

te fineftre di vetro, perche nel domandarcjche egli fece dc’pi a eccellenti,fra

gli altri, che di tal meftiero lauorauano, gli fu dato notizia d’alcunh chefece

nano in Francia cofe marauigliofe,& ne vide il faggio per lo ambafciaior Fra

cele, che negoziaua allora appreflo fua Santità, il quale aueua in vn telato,

f

fineftra dello ftudio vna figura,lauorata in vn pezzo di vetro bianco con in-

finito numero di colori fopra il vetro lauorati a fuoco tonde per ordiae di

Bramante fu fcrittoinFrancia,chevcni{reroaRoma,offercndogli buone

prouifioni.La onde maeftro Claudio Franzefe capo di quefta arte auuto tal

nuoua, rapendo , Teccellcnza di Guglielmo con buone promeflc, & danari,

fece fi che non gli fu diScile trarlo fuor de frati. Hauendo egli per le difeor-

tefie vfategli , & per le inuidie, che fon di continuo fra loto piu voglia di paf

tirfijche Maeftro Claudio bifogno di trarlo fuora. Vennero dunq; a Roma,
&lo habiiodisan Domenico, fi mutòin quello di san Piero. HaueuaBra*

mante fatto 6re allora due feheftre di treuernno ne! palazzo del Papa j Le

quali erano nella faladioanzi alla cappella, oggi abbellita di fabbrica in volta

per Antonio da san Gallo ; 5c di ftucchi mirabili perle mani di Permo deiva
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fa Fiorentino le quali fcneftre da macftro Claudio,& da Guglielmo furono

Uuccatc,ancora che poi per il lacco {pezzate,per trarnei piombi, per le palle

degli archibufidc quali erano certamete marauigliofe . Òltra quefte ne fece*

ro perle camere Papali infinite, delle quali il medefimo auBenne,che dell al

tredue.E t oggi ancora fc nc vedc'vna nella camera del fuoco di Raffaello fo-

pra torre Borgia;neiIe quali fono angclijche tengono l’arme di Leon X.Fecc

ro anc-orain S.Maria del Popolo due fèneftre nella capella di dietro alla Ma«
dona có le ftoric della vita di leidequali di quel meftiero furono lodacisfime.

Et quefteopere non meno gli acquiftarono fama,& nomejchc comodità al

lavila. Ma maeftro Claudio difordinando molto nel mangiare, & bere, co-

me ecoftume di quella nazione, cofa peftifera all’aria di Roma, ammalò d’v-

Dafcbbrcfigrauc,che in fei giorni pafjò a l’altra vita. Perche Guglielmo ri

mancndofoIo,&quafi perduto fenza il Compagno, da fc dipinfc vnaTene-

fttain Santa Maria de Anima chiefa de Tedefchi in Roma
,
pur dì vetro , la*

quale fu cagione,cheSiluio Cardinale di Cortona gli fece offerte,& conuc

ncfeco perche in Cor tona fua patria alcuncfencftre, 6c altreopereglifacef*

fc: ondeleco in Cortona Io conduflc a abitare . Et la prima opera, che facef

fc fu la facciata di cafa fua, che è volta fu la piazza, laquale dipinfc dichiaro

ofeuro,& dentro «i fece Croconc,& gli altri primi fondatori di quella città.

Laondeii Cardinale conofccndo Guglielmo non meno buona petfònache

Ottimo maeftrodi quella arte, gli fece fare nella pieuedi Cononala feneftea

della cappella maggiore . Nellaquale fece la Natiuità di Chrifio , & i Magi

,

chei’adorano . Haueua Guglielmo bello fpiri to, ingegno, e gràdifsima pra*

tica nel maneggiarci vetri j & mafsimaroen te nel difpenlarc in modo i colo

li, chei chiari uenifiero nelle primefigurej& ipiu ofeuridi mano in mano
in quelle, cheandauano piu lontane

} & in qutifa parte fu raro,&vcramc-

teecceliente.Hcbbepoineldipignergli ottimo giudizio
5 onde conduceua

le figure tanto vnite, che elle fi allontanauano apoco apoco per modo , che

non fi apiccauano, ne con i cafàmen ti , ne con i paefi , e pareuano dipinte in

vnaTauoIa, ò piu tofto di rilicuo. Hcbbeinuenzione, & varietà nella com-
poficionc delle ftorie,e le fece ricche,e molto accomodate, ageiiolando il mo
do di fere, quelle pitture,che vanno comracfie di pezzi di vetri, ilche pareua

&è veramente a chi non ha quefta pratica, e deftrezza difficilifsimo . Dife-

gnòcoftiiilefuepitturepcriefineftre con tanto buon modo, Scordine, che

le|commettiture de’piombi,& de’ ferriche attrauerfano, in certi luoghi,l’ac

comodarono di maniera nelle congiunture delle figure.c nelle pieghe dc’pa

ni, che non fi conofeano: anzi dauano tanca grazia,che piu non harebbe fat

lo il pennello
,
Se cofi feppe fate della necefsità virtù . Adopraua Guglielmo

folamence di due forti colon, perombrare que’vetri, che voleua reggefsino

al fuoco :l’vno fu fcaglia di ferro i&ralttofcaglia di rame j Quella di ferro

ncragl’ombrauai panni, i capelli, Sci cafàmentii & l’altra, ciò è quella dira

me, che fa tanè le carnagioni . Siferuiua anco aliai d’vnapietradura, che
vienedi Fiandra,c di Francia, che oggi fi chiama lapis Amoiica,chc è di colo

teroilo,cferuemolto per brunire l’oroj E pcfta prima in vn mortaio di bro

zo. Se poi con vn macinello di ferro fbpra vna piaftra di rame,ò d’o ttonc,e tc

pcrata àgorania,ia fui vetro fa diurnamente» Non haueua Guglielmo quaa
sa t
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do primaariuòàRoma,febene era pratico neli’aitrecoreRioIto c{i(egnov

iriaconofciutoilbirognOjfebeneera inlacongl’annjjfidiedeàdifegnarc,

6c ftudiare:& cofiapoco apoco le migliorò,qdanto lì vide po! nelle fineftre

che fece nel palazzo del detto Cardinale in Cortona,& in queilaltro di filo

ri.& in vn’occhiOjche è nella detta piene fopra la facciata dinanzi à man nt-

ta,entrandoinchicfa,doueèl armedi Papa Leone X. è parimente in duefi-

neftre piccole , che fono nella compagnia del Giefu . In vna delle quali è vn

Chriftojcneiraltra vn Santo Honofrio.lequali opere fono alTai differenti,

e molto migliori delle prime. Dimorando dunque,Gome fi èdetto,€ofl:ui in

Cortona,mori in Arezzo Fabiano di Stagio Safloli Aretino,ftato bonilTimo

macftro di fare fineftre grande . Ondehauendo gPoperai del V efcouado ala

legato trefineftre, chefononella cappella principale diventi bracciaPvna

à Stagio figliuolo del detto Fabiano,& à Domenico pecori pittore, quando

furono fini tc,&pofte à i luoghi loro •, non molto fodisfècero agrAretinijan

cora,che follerò affai buone,èpiu torto Iodeuoli,che nò.Hora auuenne,chc

andando in quel tempo M. Lodouico bellichini Medico eccellente,& de’

primi,che gouernaffe.la citta d’Arezzo, à medicare in Cortona la madre del

detto Cardinale,egli fi dimcrticò afiai col detto Guglielmo,colqualé, quan-

do tempo gfaiianzaua,ragionaua molto volentieri, e Guglielmo parimen-

te,cfae allhora fi chiamaua il Priore, per haucredi que’ giorni hauuto il be-

neficio d’vna prioria,pofe affezzione al detto medico^ ilquale vn giorno do#

-mandò Guglielmo, fé con buona grazia del Cardinale anderebbeàfàrein

Arezzo alcune fineftre i& hauendogli promcfio,con licenza,& buona gra#

zia del Cardinale la fi condufle. Stagio dunque,delquale fi è cagionarodifo

pra,hauendo diuifa la compagnia con Domenico, raccettòin cafà fuaGii-

glielmo; ilquale per la prima opera in vna fineftra di sanca Lucia, cappella

degl’albergottincl Vefcotiado d’AtezzOjfece eflaSata, &vn. s Salueftro tati

IO bcncjchequefta opera può dirfi veramente fatta diviuiIIimefigure,eno

di vetri coloraci-, e cra{parenti| : ò almeno pittura lodata, e marauigliofa. per

cheohreal magifterio delle carni,fonofquagliatiivetri
j
cioèleuacain alcu

luogo la prima pelle,e poi colorita d’altro colore, come farebbe à dire, pofto

in fui vetro roflo fquagliato opera gialla,& in fu l’azurro bianca, e verde la*

uorata , laqual colà in quefto meftiero è difficile , e miracolofa. Il vero dan*

que,e primo colorato viene tutto da vno de’kti,come dire il colore roffoja-

lurrójò verdc,e l’altra parte, che è grolla quanto il caglio d’vn coltello,© po#

co piu; bianca. Molti per paura di non fpezzarei vetri, per non hauere gran

pratica nel maneggiargli,non adoperano punta di ferro,per fquagliarli , ma
jn quel cambiO;per piu ficurtà, vanno incauando i detti vetri con vna ruota

di rame,in cima vn ferro: & cofiapoco apoco canto fanno con lofmeriglio,

che lafciano la pelle fola del vetro bianco, ilquale viene mol co netto.Quan*

do poi fopra detto vetro rimafo bianco, fi vuol fare di colore giallo, allora fi

da, quando fi vuole metterà fiioco apunto per cuocerlo con vn pennello, d’

argento calcinato,cheèvn colore fimile al bolo, ma vn pocogroflo; &que*
ftoal fuoco fi fonde fopra il vetro, & fa chcfcorrendofiat: 2cca,penetraa-

doà detto vetro, &favn belhffimo giallo, Iqualt modi di tare niuno ado-

però meglio, ne con piu arnficioj&ingi^no del priore Guglielmo. -Scio
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quelle cofeconfifte la difficulta. perche il lignere di colorià olio, òin al-

tro modo è poco , ò mente j & che fia diaffano , e trafparcn te non è cofa cH

molto momento. Ma il cuocergli à fuoco, è fare, che regghinoalle percof-

ft dell’acqua, e lì conferuino Tempre, è ben fatica degna di lode. Ondeque*
Ito eccellente maeftro meritalodegrandillìma, per non efière chi in quella

profellìone didifegno, d’innenzione, di colore& di bontà habbiamai fat-

to tanto. Fece poi l’occhio grande di detta chiefadeniroui la venuta dello

Spirito Santo,& coli il battemmo di Chrifto,per San Giouanni,doue egli fe*

ceChriftonei Giordano che afpettaSan Giouanni, ilquale ha preio viva ta*

za d’acqua per bactczarlo
-,
mentre che vn vecchio nudo lì /calza 5 & certi an

geli preparano la velie per Chriftoj & fopraèil padre,che manda lo Spirito

Santo al figliuolo. Quella findlra èfoprail battefimoin detto duomo , nel»

quale anchoralauorò la fincftra della refurrezzionc di Lazaro quattridua»

no ;
doue cimpoflìbile mettere in lì poco fpazio tante figure^ nellequali li co

noTce lo fpauéto,& lo ftupire di quel popolo , & il fetore del corpo di Laza

ro,ilquale fa piagete,& infieme rallegrare la due forelle delia lua tei urrelTio

ne. Et in quefta opera lono fquagliamenti infiniti di colore lopra colore nel

vetro, & viuillìma certo pare ogni minima cola nel Tuo genere . Et chi vuol

vedere quanto habbia in quella arte potuto la mano del priore nella finellca

di San Matteo fopra la cappella di clTo Apoftolo
^
guardi la mirabile inuen*

zione di quella hiftoria5& vedrà viuoChrifto chiamare Matteo dal banco>

chelofeguitijilqualcaprendo le braccia perriceucrlo in le, abbandonale

acquillate ricchezze, & tbelori . Ecin quello mentre, vno Apoftolo addor-

métato appiedi certe Tcale,fi vedcclTeicluegliato da vn’altro con prontezza

gcandiflima , & nel medefimo modo,vi lì vede anchora vn S. Piero fauella*

re con San Giouanni, lì belli l’vno, & l’altro, che veramente paiono diuini ;

in quefta fineftra medefima fono i tempi di profpettiua, le fcale,& lehgure

talmente compofte,&i paefi fi propri! fatti, che mai non fi pcnlerà, che fica

vetri: macola piouutada cielo à confolazione de gli huomini . Fece in detto

luogo la fineftra di Santo Antonio,& di san Niccolo bellifììme,& due altre,

dencroui nella vna la ftoria quando Chrifto caccia i vendenti del ten^pio, &
nell altra l’adultera; opere veramente tutte tenute egregie & marauigliole.

E t talmen tefurono di lodcj di carezze , & di premi) le fatiche, & le virtù del

priore dagli Aretini riconolciute,& egli di tal cofa tanto contento & fodis-

fatto, cheli riloluettc eleggere quella città per patria , & di Franzefe che era

diuentare Aretino. Apprelloconlìderando icco medefimo, l’arte de’ verri cf

fere poco eterna,per le rouine,che nalcono ognora in tali opre, gli venne de

fidetio di darli alla pittura,& cofi da gli operai di q uel Velcouado,prcfe à fa*

re tre grandilfime voìtcà ftefco,penlàndo lalciar di le memoria. Et gli Areti

niinticompenfa gli fecero dare vn podere, ch’era della fraternità di Santa

Maria della Mifcricordia,vicino alla terra, con boniffime cafcàgodimcnro
dcliavitafua. Et volfero che finita tale opera fo (Te ftimato per vno egregio ar

teli ceil valor diquella,& che gli operai di ciò, gli facelfino buono il tutto .

Percheegli fi mite in animo di farfi in ciò valere,& alla lìmilitudinc delle co

feciellacappelladi Michelagnolo, fece le figure per la altezza grandiffimc.

Et potè in lui talmente la voglia di farfi eccellente i» talearte
,
che anchora
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che ci foflc di età di cinquanta anni , migliorò di cofa in cofa di modo, che

moftrò non meno conoicere,& intendere il bello, che in opera dilettarfi có

trafare il buono , figurò i principi del ceftamenco nuouo , come nelle trcgra

di il principio del vecchio aueua fatto . Onde perj quella cagione voglio cre-

dere,che ogni ingegno, che abbia volontà di peruenire a la pcifezzione,po{*

fa paiTare ( volendo afiaticarfi
)

il termine d’ogni fcicnza . Egli fi fpaari bene

nel principio’di quelle petlagrandczza,&pcrnon auer piu fatto. Ilckefù

cagione, ch’egli mandò a Roma per raaeflro Giouannl Franzefc Miniatore,

ìlquale venendo in Arezzo , fece in frefco foprasanto Antonio vno arco c5

vn Chrifto,& nella compagnia, il fègnOjche fi porca à proccfsione, che gli fu

cono lauoraredal Priore. Et eglimolto diligen temente gli conduiic.ln

quello medefimo tempo fece alla chiefadi san Francefeo Tocchio della chic»

Ùl nella facciata dinanzi, opera grande, nelqualc finfeil Papa nel confiftoro,

Se la refidenza de’Cardinali,doue san Francefeo porta le refe di Gennaio ,&
per la confermazione della rcgola,vàa Roma Nellaquale opera moftrò qua

to egli dc’componimcnti s’intendcfte, che veramente fi può dire lui efTet na

co per quello cfTercizio
.
Quiui non penfi artefice alcuno, di bellezza, di co-

pia di figure,ne di graziagiaraai paragonarlo.Sono infini te opere di fincftte

per quella città cu tee bellifsimej& nella Madonna delle lagrime l’occhio grà

dcconl’afiunzione della Madonna, & Apoftoli j & vnad’una Annunziata

bellifiima. Vn occhio con lo fponfalizio,& vn’alrro dentroui vn san GiroU

ino per gli spadari.Similmencc giu perla chiefa tre altre fincftre,è nella chie

fa di san Girolamo vn’occhioconlanatiuità di Chrifto bellirsimoj& ancora

Tn‘akro in san Rocco . Mandonne eziandio in diuerfi luoghi come a Cafti-

glion del Lago,& a Fioréza a Lodouico Capponi vnaper in santa FeIicita,do

uè èia tauola di Iacopo da Puntorroo pittore eccclien tifsimo , Se la cappella

iauorata dalui a olio in muio,& in frcico,& in tauolarlaqualefineftra venne

nelle manide’frati Giefuati,chein Fiorenzalauorano di talmeftierc,& esfi

la fcommelTcro tutta per vedere i modi di quello,& molti pezzi per faggi ne

leuarono,& di nuouo vi riraeflcro,& finalmente la mutarono di quel ch’elt

la era.V olle ancora colorire aolio,& fece in san Francefeo d’Arezzo alla cap

pella della Concezzione vna tauola,neIla quale fono alcune veftimenta mol

to bene condotte, & molte tefteviuifsime, & canto belle, clieeglinereftò

onorato per fempre; efTendo quella la prima opera,che egli auefle mai fatta

•d olio . Era il Priore pcrlona molto onorcuole,& lìdilcttana cultiuare, Se

acconciare . Onde hauendo compero vn bcllifsimo cafamento, fecem quel*

lo infiniu bonificamenti. Et come huomo rcligiofb tenne di continuo coftu

rat bonifsimi;&: il rimorfo della confcicnza,pcr la partita che fece da frati,Io

tcneua molto aggrauato . Pcrilchc a san Domenico d’Arczzo, conuentodel

la Tua religione,fece vna fineftraalla cappella deil’altar maggiore bellifsima^

ncllaqualcfeccvnavuecb’efccdi corpo a san Domcnico,&fainfinitÌfanti

frati i quali fanno lo albero delia religione,^ afbmmo è la Noftra donna, Sc

Chriftojchcfpofasàta Caterina Sanefe cola molto lodata, Se digramaeftria

dcllaquale non volle prcmio,parcndoli aucre molto obligo a quella religio^

ne . Mandò a Perugia in san Lorenzo una beìlifsima fincftra,& altre infinite

in molti luoghi intorno ad Arezzo. Ecpcrcbc eramolto vago delle coled’ar
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chitctturajfcce per quella terra a’ cittadini affai difegni di fàbbriche. Se di or

naraenti per la citta, le due porte di San Rocco di pietra,& lo ornamento di

macigno,che fi mife alla tauola di macftro Luca in San Girolamo . Nella ba-

diaà Cipriano d’Anghiari nefcce vno ,& nella compagnia della Trinità al-

iacappelladel Crocififiovn’ altro ornamento, &vnlauamaniricchiffimo>

nella fagreftia , iquali Santi Scarpellino condufie in opera perfettamente

.

Laonde egli, che di lauorare Tempre haucua diletto, continuando il verno,

& la fiate illauoro del muro,ilquaIe chi è fano fa diuenire infermo,prefe ta-

tahiimidita,chc la borfa de’ granelli figli riempie d’acqua, talmente che fo*

taragli da medici , in pochi giorni refe l’anima à chi glie ne haucua donata

.

Et come buon Chriftiano prefe i facramenti della chiefa,& fece teftamento.

Appreffb hauendo fpe2Ìalcdiuo2Ìone ne i romiti Canialdolefi,iquali vicino

ad Arezzo venti miglia fui giogo d’Apennino fanno congregazione, lafciò

loro l’hauerc,& il corpo fuo. Et à Paftorino da Siena fuo garzone, ch’era fta«

to feco molti anni,lafciò i vetri,& le maflcrizic da lauorare , Se i fuoi difegni

che n’é nel noftro libro vna ftoria,quando Faraone Ibmcrgic nel mar roflb.

ilPafiorino,ha poi attefo a molte altre cole pur dell’ar te,& alle fineftrc di ve

tro,anchorache habbia fatto poi poche cofe di quella profcfìlone . Lo Icgui-

tò anco motto vn MafoPorroCortonefejche valfepiu nel commetterle, &
nel cuocere i vetri,chc nel dipignerlc. Furono luoi creati Battifta Borro Are

lino, ilqualedcllefencftrc molto lo vaimitandoj&mfcgnòi primi princi«

pij à Benedetto Spadari >& à Giorgio V alari Aretino . Y iflc il Priore anni

mori l’anno M. D.XXX V IL Merita infinite lodi il

Priore, da che per lui in Tofeana è condotta l’arte del

lauorarei vetri con quella maeftria & fot*

tjgliezza,chcdcfiderarcfi può-

tc.Etperciòfendoci

fiato di

tanto beneficio, anchora faremo àlui d’honore, Se d*

eterne lode amorcuoliclaliandolo nella

vita. Se ncU’operc del

continouo.



^ita delCronaca lArchitetto Jtorenùno

.

O L T i ingegni fi perdono,iqua!i farcbbono opere rare,

gnejfe nel venire al mondo percoteflero in perfonejcherapd*

fino,&volcflìno mettergliin operaàquelle cole, doucc’ leu

buoni. Doue egli auuìenc bene ipefib , che chi può, non {à,i’

nonvuole-j&fepurechiche fia vuole fare vna qualcheeccd-

lente fabbrica,non fi cura altrimenti cercare d’vno architetto rariifimo,&^

vno fpirito molto elcuato. Anzi mette lo honore & la gloria Tua in mano)

certi ingegni ladri, che vituperano fpeflb ilnomeÓc la fema delle memorit'

Et per tirare in grandezza chi depcnda tutto da lui (cantopuotelaambizio'

ne) da fpeflo bando a’ dilegni buoni,che fi gli danno}& mette in operai! piu

caitiuo; onde rimane alla famafua lagofrezzadcli’opcrajfiimandofiperqui

gli,*
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glijchefono giudiciofi > Tar cefice,& chi lo fa operare, eflcre d’vno animo i-

Ikflcjda che ne Topcrefi coniungono. E t per Io con trario,quanti fono flati i

Principi poco intcnden li, iquali per eflcrfi incontrati in perfone eccellenti,

&digiadizio,hannodoppolamorte loro non minorfama hauuto, perle

memorie delle fabrichc,chein vitaflhaueflcroperii dominio ne’ popoli

.

Ma veramente il Cronaca fìi nelfuo tempo auuen turato) pcrciochccgli fep

pcfareirouò chi di continuo lo mife in opera,& in cofe tutte grandi, & ma«
gnitìche.Dicoflut fi racconta,che mentre Antonio Pollaiucloerain Roma
ilauorarele fepolcure di bronzo,chelonoin San Pietro

}
gli capitò à cafa vn

giouancttofuo parente, chiamato per proprio nomeSimonci fuggitofì da

Fiorenza,per alcune quiftionijilqualehauendo moka inclinazione aH’arte

dcirarchitettura,pcr edere flato con vn macflrodi legname,cominciòàcon

ddcrarele belliflìme anticaglie di quella città, & dilettandorcne le andana

mifurando con grandiffimadiligenzia. La onde feguitando^non molto poi,

chefu flato àRoma , dimoftrò hauere facto molto profitto j fi nelle mifure ;

& fi nel mettere in opera alcuna cofa. Per ilche fatto penfiero di tornarfene

ì Firenze, fi patti diRoma , & arriuato alla patria
,
per cflere diuenu to affai

buon rag5onatore,contaualemarauigl3e di Roma,& d’altri luoghi,con tan»

ta accuratezza, che fu nominato da indi in poi il Cronaca; parendo velame

te à ciafcuno, che egli ruffe vna Cronaca di cofe nel filo ragionamento . Era

dunque coftui fattofi tale,che’fu ne moderni tenuto il piu eccellcntearchi-

tettore,chefufIe nella Citta di Fiorenza : per hauere nel difeerneue i luoghi

giiidizio,& per moflrare.che era con Io ingegno piu eleuaio che moki altri

cheattendcuanoàquelmcfliero. Conofeendofi per le opere fuec]uanto e-

gli fu ffi buonoimi tatoredellecofc antiche :& quanto egliofieruafl'elcrego

lede Vetruuio,& le opere di Filippo di SerBruneliefco. Eraalihora in Fio*

rcnzaquel Filippo Strozzi . che hoggi à differenza del figli uolo , fi chiama il

vecchiOjilquaìeperlefiiericchezzc defideraiialafiaredifealla patria, & a’

lìgUuoÌi,traleakre,memcriadi vn bel palazzo.Perlaqual cofa Benedetto da

MaÌj.no,chiamatoà quello effetto dalui,glifcccvn modello ilolato intorno

intornojchepoifi mife in opera,ma non interamente, come fi diradi fotte,

non volendo alcuni vicini fargli commodi ta de le cafe loro. Onde cominciò

il palazzo in quel modo che potè,& condtìffcilgufciodi fuori, auàtila mot
te di eflo Filippo prefIo,che alla fine j ilquale gufcio è d’ordine ruftico,& gra

duacojcome fi vede
.
percioche la parte de’ bozzi dal primo fineftrato in giu,

infieme con le porceè ruftica grandemen ce; & la parte,che è dal primo fine*

firato,aI fecondo è meno ni dica aflai.Hora accadde,chepaitcndofi Benedet

to di Fiorenza, tornò apunto il Cronaca da Roma j onde cfiendo mcflb per

le mani a Filippo,gii piacque tanto, per il modello, che gli fece del cortile, e

delcornicionc,chevadi fuori intorno al palazzo, checonofeiuta l’ecccllcn*

za di queiringegno,volle,che poi il tutto pafTaffe per le Tue mani,feruendo*

fi fèmprepoi di lui. Feceui dunque il Cronaca , oltra la bellezza di fuori con
ordineTofcanOjin cima vna cornice Corin tia molto magnifica, che c per fi-

ne del tetto i dellaquale la metà ai prefcntc fi vede finita, con tanta fìngolar

gtazia,chenon vi fi può apporre,nefi può piu bella difiderarc
.

Quefla cor-

nicefu ritratta dal Cronaca,c toka,&: raifurata apunto in Roma da vna an*
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tica,che fi truoiia a Spoglia Chriftojaqualc fra molte, che ne fono in quella

citcactenutabL*llirfima;beneèvero,ch’cl!a fiidal Cronaca ringranditaa

proporzione del palazzo,acciò facefie proporzionato fine , & anche col fuo

agetto retto a quel palazzo,& cefi ^ingegno del Cronaca Teppe Teruirfi dcl«

le coTe d’altri,&: farle quafi diucn rar Ine . Ilchc non riefce a molti
,
perchcil

fatto fta non in hauer folamentc ritratti,e difegni di coTe belle, main Tapctlc

accommodare fecondo,che è quello,à che hanno a feruire,con graziajmiiua

ra,proporzione,&conuenicnza. Ma quanto fu, c Tara Tempre lodata quella

ccrnicedel Cronaca; tanto fu biafimata quella,chefecc nella medefimacit»

ta al palazzoile’Bartolini Baccio d’Agnolo, ilqualepofc fopravna facciata

piccoia,& gentile di membra,pcr imitare il Cronaca,vnagran cornice anti-

ca mi furata apunto dal firon te Spizio di monte Cauallo,ma tornò tanto ma-

le,per non hauerc laputo con giudizio accommodarla, che no potrebbe ftar

peggio,& pare (òpra vn capo piccino vna gran berretta . Non balla agharte»

nei,come molti dicono, fatto ch’egli hanno l’opere feufarfi con dire: elle to-

no mifiirateapun co daÌrantico,e fono canate da buoni macllri;attefochcil

buon giudizio,& l’occhio piu giuoca in tutte le cofe,che non fa la mifuradc

le felle.Il Cronaca dunque conduflcla detta cornice con grande arte, infino

al mezzointorno intorno a quel palazzo,col dentello, & voltolo,& da due

bande la fini tutta>contrapefando le pietre, in modo, perche venilììno bilica

te,e legate, che non fi puovedercofamurata meglio, necondotta con piu

diligenza a perfezzione. Coli anche tutte Taltre pietre di quello palazzo fo«

Ito tantofinite, ebencommclTech’elIc paiono non murate, ma tutte d’vn

pezzo. E perche ogni colà corrilpondeflc fece &re per ornamento del detto

palazzo ferri bellilfimi per tutto,e le lumiete, che fono in fu canti, c tutti fii-

fono da Niccolo Crollo Caparra fabro Fiorentino con grandiffima diligen-

za lauoratc.Vedefi in quelle lumiere marauigIiole,Ie cornici,le colonne,! ca

pitegli,cle menfolc ialdate di ferro con marauigliofo magiftero . Ne mai ha

lauorato Moderno alcuno difèrro,machine fi grandi,& fi difficili con tanta

fcieDza,& pratica. Fu Niccolo Grofio perfona fanraftica,& di fuo capo,ragio

neuole nelle Tue cole,& d’altri,ne mai volcua di quel d’altrui.Non volfe mai

fàrcredéza à nefiuno,de’fiioi lar.ori,ma lèmpre voleua l’arra. Et per quello,

Lorenzo de’Mcdici Io chiamaua il Caparra,& da molti altri anchota per tal

nome era conofciuto.Egìi haueua appiccato alla Tua bottega vna infegna,nc

laquale erano libri, ch’ardcuano
:
perilche quando tno gli chiedeua tempo

a pagare, gli diccua,io non pollò, perche i miei libri abbrucciano , & non vì

fi puopiuferiuere debitori. Gli fu dato a lare peri signori Capitani di parte

G uelfa.vn paio d’alari,iquali hauendo egli finiti,piu volte gli furono manda
ti a chiedere. Et egli di continuo vlàuadire,iofudo, & duro fetica fu quella

cncudine, & voglio che qui lu mi fiano pagati i miei danari . Perche elfi df

nucuo rimandorno per il lor lauoro,& a dirgli che per i danari andafle, che

fubito farebbe pagato,& egliollinato rifpondeua, che prima gli portallcro

i danari. La ondeil proueditorevenuco in collcra,perchei capitani gli vole-

uano vedere, gli mandò dicendo,ch’elIò haueua hauuto la metà de i danari,

che mandatlegli alari,che dei rimanente Io fodisfarebbe. Per laqual cofi

il Caparr.iauuedutofi del vero, diede al donzcllovnc alar lolo, dicendo, ta

port^
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^ortatJueftojcK’è il loro, & le piace àcffi, porta l’intero pagamento, chete

gli daròjpercioche quello c mio. Gli vfficiali veduto l’opera mirabile, che in

quello haueUa fatto,gli mandarono i danari à bottega , & eflo mandò loro T

Jcro alare.Dicono anchora,che Lorenzo de Medici volfe fer fare ferramen-

ti,per mandare à donar fuora.acciochc reccellcnzadel Caparra fivedelle:

[

ìercheandò egli ftefloin pcrlbna a bottega lua,5c per auuen tura crouo,che

auoraua alcune cofe,chc erano di pouere perlone, da lequali haueua hauu*

to parte de! pagamento per arra, richiedendolo dunque Lorenzo, egli mai

con gli volfe promettere di feruirlo, fe prima non feruiua coloro , dicendo^

gli,che erano venuti à bottega inanzi lui,& che tanto ftimaua i danari loro,

quanto quei di Lorenzo Almedefimo portarono alcuni cittadini giouani

vndifegno,perchefacefleloro vn ferro da sbarrare, & rompere altri ferri co

vna vite: ma egli non gli vollealtrimentiferuire, anzi (gridandogli dille lo-

ro; io non voglio per niun modo in cofi fatta cofa feruiruij percioche non fo

nofenon inftrumenti daladri,edarubare,ò luergognarefanciulle.Non fo-

no vi dico cofa per me,nepcrvoi,iquali mi parete huomini da bene, cofto-

ro reggendo,cheli Caparra non voleuaferuirgli , dimandarono chi fufle in

Fiorenza,che potelTe (cruirgli:perche venuto egli in collera con dir loro vna

gran villania, (è gli leuò d’intorno. Non volle mai coftui lauorare à Giudei,

•anzi vlaua dire,che 1 loro danari erano fraccidi,e puiiuano. Fu perlona buo
iia,ereligiola,madi ceruellofantaftico,&oftinato

;
ne volendo :mai pattirfi

di Firenze,per offcrceichegli fulTero fatte,in quella vifle, & mori . Ho di co*

fluì voluto fare quella memoria; perche inueio neirelercizio Tuo fu (ingoia-

re,e non ha mai hauuto , nehauera pari,come(i può particolarmente vede*

rene’ ferri,e nelle bellilììrae lumiere di quefto palazzo de gli Strozzi, ilqiiale

fu condottoà (ine dal Cronaca,& adornato d’vn ncchiffimo cortile d’ordi-

ne Corinthio>e Dorico, con ornamenti di colonne, capitelli
, cornici,ftne-

ftre,e porte beili (ììtn e. E feà qualcuno patelle, che il di dentro di quello pa«

lazzo non cornfpondeire aldi fuori,fappia, che la colpa non è del Cronaca,

percioche fu forzato accommodarli dentro al gufeio principiato da altri, c

feguitare in gran parte quello , che da altri era flato niello inanzi ; e non fu

poco,chelo riducelle à canta bcllezza>quan ca è quella,che vi li vede. 11 mede

limo fi rifponde àcoloro, che dicelfino , che la falita delle leale non è dolce

,

ne di giufta mifura,ma troppo erta,e repen te ; & coli anco à chi dicefle , che

le llanzc^cgl’altri apartamenti di dentro non corrilpondeffinojcome li è dee

to allagrandezza,& magnificéza di fuori.Ma no perciò fara mai tenuto que
fio palazzo,lenon veramente magnifico,

e
paria qual (i voglia priuatafabri*

cacche fia Hata in Italia ànollri tépì edificata. Onde meri tò,&: merita il Cro«
naca,per quella opera, infinita comciidazione . Fece il mcdclimo la fagrellia

diSanto Spirito in Fiorenza,che è vn tempio a otto facce , con bella propor-

zione,& condotto molto pulitamente. E fral’altre cofechein quella opera

fi veggiono,vi fono alcuni capitelli condotti dalla felice mano d’Andrea dal

Monte Sanfouino, che fono lauorati con fommaperfezrionc.E fimilméte il

ricetto della detta ragrellia,chec tenuto di bclhlììmainuenzione, le bene il

pactiméco come fi dira non è lu le colonne ben partito.Feccancho il raedefi

fflolachiefadi s.Fràceko dcli’olleruanza in fui poggio di san Miniato fuor

n t



leo TERZA PARTE
Ai Firézcje ùmilmente tutto il conuen to de’ Frati de’ Scrui,cìic c cofz molto

lodata. Ne’ medefimi tempi douendofì fare,per configlio di Fra Hieronimo

Sauonarola, allhora feraofifiimo predicatore la gran làladel configliene!

palazzo delia Signoria di Fiorenzajne fu preib parere con Lionardo da Vino

ci; Michclagnolo Buonaroti , anchora che giouanetto ; Giuliano da san

Gallo
;
Baccio d’Agnolo , e Simone del Pollaiuolo detto il Cronaca , ilquale

era molto amico,e dinoto delSauonaroIa. Co fioro dunque dopo molte di-

Ipute, dettcno ordine d’accordo, che la iala fi fàcefiein quel modoch’ell’è

poi fiata fempre infino,che ella fi èài giorni noftri, quali rinouata,come fiè

detto, efi dira in altro luogo. E di luttal’operafudato il carico al Cronaca,

come ingegnolb,& anco come amico di fra Girolamo detto , & egli la cona

dulie con molta preftezza,e diligenza, & particolarmente raofttò bellifiìrao

ingegno nel fare il tetco,per efiere Tedifizio grandiffimo per tutti i verfi. Fe-

ce dunque l’afticciuola del cauallo, che è lunga braccia tren dotto da muroà

murojdi piu trauicommefle infiern e,augnate,& incatenate beniffimo, per

non efler pofììbile trouar legni à propolito di tanta grandezza : e douegl’aia

tri caualli hanno vn monaco lòio, tutti quelli di quefta fala n’hanno trepw

ciafcLino , vno grande nel mezzo,& vno da ciafeun lato , minori. Gi’archali

foHolunghi a proporzione , & coll i puntoni di ciafeun monaco
, ne tacerò

cheipuntoni de monaci minori pontano dai lato verfoii muro nell’archa-

le,e verlo il mezzo nel puntone del monaco maggiore.Ho voluto raccótare

in che modo ftanno quelli caualli
,
perche furono fatti con bella confiderà-

zione,& io ho veduto dilegnargli da molti
,
per mandare in diuerfi luoghi.

Tirati fu quelli coll fatti caualli, e polli i’vno lontano dall’altro feibraccùic

pollo lìmilmen te in breuilfimo tempo il tetto, fu fatto dal Cronaca conficca

re il palco, ilqualeallorafufaitodi legnamelèmpiice, &compartitoa qua-

dri,de’ quali ciafruno per ogni verfo era braccia quattro , con ricignimento

atorno di cornice, e pochi membri ; e tanto quanto erano grolle le traui, fij

fatto vn piano,che rigiraua intorno a i quadri,& a tutta l’opera,c6 borchio-

ni in fu le crociere,e catonate di tutto il palco.E perche le due teliate di que<

fra fala,vna per cialcun lato,erano fuor di fqiudra otto braccia *, non prelò«

BO,comeharebbono potuto fare rifolutione d’ingroflare le mura, per ridar

la in ifquadra,ma feguitarono le mura eguali infino al tetto , con fare tre fi*

nefiregrandi,per cialcunadeilefacciatedelle tefte. Ma finito il tutto riulcen

do loro quefta fala, perla lua ftraordinaria grandezza ciccadi lumi; & rifpct

to al corpo coll lungo, e largo, nana, & con poco sfogo d’altezza,& in fonx-

raa quali tutta fproporrionata: cercarono , ma n6 giouò molto l’aiutarla col

fare dalla parte di leuan te due fineftre nel mezzo della (ala, e quattro dalla

banda di ponente. Apprefio per darle vltimonne feciono in lulpianodd

mattonato,có molta prellezza,eirendo a ciò lollecitati da i cittadini, vna ria

ghiera di legname intorno intorno alle mura di quella,larga,& alta tre brac

cia,conifuolfederia via di th^tro, &oon balauftri dinanzi jfopra laquaie

ringhiera haueuano aftaretuttiimagifirati della città. E nei mezzo della

facciataicheè volta à leuance era vna refidenza piu eminente,doue col Cony

falonieredi luftiiia ftauano i signorijcda ciafeun Iato di quello piuenilnen*

ic luogo erano due porte , vna acilequaìi cntraiu nel iVgreco , e l’altra nello

Ipecchio
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fpccchioie nella facciata che è dirimpetto à quefta, dal Iato di ponente, era

vn’altare doue fi diceaa mefia con vna tauola di mano di fra Bartolomeo,co

me fi è detto,& à canto all’altare la bigoncia da orare . Nel mezzo poi della là

la erano panche in fila,&àtrauerloperi cittadini.E nel mezzo della ringhio

fa,& in fu le cantonate erano alcuni paffi con fri gradi, chcfaceuanolaiita,

&comraodoaicauoiacinÌ5per raccorrei partiti. In quella fala,che fu allora

molto lodata,come fatta con preftezza>&có molte belle confiderazioni, ha

poi meglio (coperto il tempo gli errori deirefier balfa, frura, malinconica, e

fiordi Iquadra.Ma nondimeno mentano il Cronaca,egraltri di eflerfrufra

ri, fi per la preftczza,con che fri fatta, come volleno i cittadini , con animo d’

ornarla col tempo di pitture, e metter il palco d'oro, e fi perche infino allora

nonera fiato fatto in Italia la maggior faìajancor chegrandiffime fiano quel

la del palazzo di S.Marco in Roma,quella del Vaticano fatta da Pio 1 1. & In

nocenrioottauo: quelladelcafiello di Napoliidel palazzo di Milano,d’Vrbi

no,di Vinezia,e di Padoa.Dopo queficfece il Cronaca,col configlio dei me
defimi, per falire à quefta (ala,vna (cala grande,Iarga lei braccia, ripiegata in

duefa!ice,ericchad’ornamentidi macigno,con pilaftri,e capitelli corin ti,

cornici doppie,& con archi della medelìma pietra: le voi tea mezza botte, e

lefinefire con colonne di mifchio5& i capitelli di marmo in tagliaro.Et anco

ra,che quefta opera fufie molto lodata, piu farebbe fiata , (e quefta fcala non
fuffe riulcita malagsuole-e troppo rittaj eilendo, che fi poteua far piu dolce,

come fi fono faue al tépo del Duca Cofimo nel medcfimo fpazio di larghez-

zajc non piu, le leale nuoue fatte da Giorgio V afrri , dirimpetto à quelta del

•Cronaca,IequaIi fono tanto doIci,& ageuoIi,cheè qiiafi il lalirle, come an-

dare per piano.E cioè fiato opera del detto S. Duca Cofimo, ilquale, come è

in ruttelecofr,enelgouernode’fuoi popoli difeliciffirao ingegno.edigrae

difiìmogiudizio,nnn perdona ne àfpefa,neàcofaveruna,perche tutte le for

tifìcazioDÌ,& edifici] publicij&priuaticotrifpondinoaìlagrandezzadeìiao

animose fiano non menu belli,chevtilj,ne meno vtili,che belli. ConUderan

do dunquefua Eccellenza che il corpo di quefta {alaci! m.-jggiorejepiu ma-
gnifico,epiu belio di tutta Europa, fi è rifoiura in quelle parti, che fono difet

tofed’acconciarla,&: in tutte l’altreco-Idifrgno, & operadi Giorgio Vaiati

Aretino farla ornatiffima (opra tutti gredifizij d’Italia^ & cofi alzata la gran*

dezza delle mura fopra il vecchio,dodici braccia,di ra.miera che è alta dal pa

uimento al palco,braccia trentadiia, fi frno riftaurati i caualli fatti dal Cro-
naca,che reggono il tetto,& rimeffi in alto con niiouo ordine,e rifatto il pai

co vecchio,cheeraordinario,e frmpiice,e non ben degno di quella fabjCon

vario fparcimento,ricco di cornici,pieno d’intagli , e rutto mello d’oro, con
trenianoue tauoledi piteurein quadri,tondi,& ottangolì, la maggior parte

de’qualifono di noue braccia l’vno,^ alcu ni maggiori, con iftoric di pitture

à olio,di figure di lette,ò otto braccia le maggiori . Nellcquali fiorie, comi««

ciandofidal primo principio, fono gl’accreramenti,egl’honori,le vitto-

rie,? turti i fatti egregi] della citta di Fiorenza , e del dominio j
Se patticolar-

mnt'IaSlia-'-aciiFi&.ctii Sienaconvtiainfinitàd'altre cole, che troppo

l™Lgfàracconraae.Efièlaftiatoco„uc..ente^a.o^Ma^^

ciapermfcunacielletaaiaKda.lebantie.peifaic.
-
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corrifpondìno al palco,quanto tiene lo fpazio di fette qaadri da ciàfcun lato

che trattano delle guerre di PifajC di Siena . Iquali fpartimcn ti delle facciate

Tono tanto grandicelle non fi fono anco veduti maggiori rpàzij,per fareifto-

riedi picture,nedagrantichi,ne da i moderni.E fono i detti fpartimenti or*

nati di pietre grandiffimc, lequah fi congiungono alle tefte dcllafala 5 doue

da vna parte,cioè verfo tramontana ha fatto finire il S. Duca, fecondo che

era fiata cominciata, &c condotta à buon termine da Baccio Bandinelli , vna

facciata piena di colonne,e pilaftri,c di nicchiepiene di ftatue di marmo, il-

quale appartamento hadaferuire per vdienza publica, cornea f110 luogo li

dira. Dall’altra banda dirimpetto à quella,bada effer in vn’altra limile taccia

ta,che fi & dairAmannato fcultore. Se architetto , vna fonte che getti acqua

nella fiala,con ricco,& belliffimo ornamento di colonne, e di ftatue di mar*

mo,c di bronzo.Non tacerò, che per eflerfi alzato il tetto di quella fiala dodi

ci braccia,ella n’ha acquiftaio non fiolamen te sfogo,ma lumi aflailfimi, per*

cioche oltre gl’altri, che fono piu in alto i in cialcuna di quelle teftatQ vanno

tre grandilTìme fincftre , che verranno co! piano (òpra vn corridore , chela

loggia dentro la lala,& da vn lato,fopra Topera dei Bandinello, donde fi fico

prira tutta la piazza con bellillìma veduta. Ma di quefta fiala, edegli alitiac-

cocimi che in quello palazzo fi fono fatti,efanno fi ragionerà in altro luogo

piu lungamente. Quefto per hora diro io,chele il Cronaca,e quegli altri in*

gegnofi artefici,chedettono il difiegno di quefta (ala,po ceffi no ritornar viui,

per mio credere non riconoficerebbero ne il palazzo, nè la (aia, ne cofia,che vi

ììa,laquallala, cioè quella parte, cheè inifiquadra,è]unga braccianouaii-

ta,& larga braccia tren dotto , lenza Topere del Bandinello , e dell’A manna*

to . Ma tornando al Cronaca , ne gl’vltimi anni della fiuii vita , eragli entra-

to nel capo Canta frenefia delle cole di fra Girolamo Sauonacola , che altro,

che di quelle lue cole non voIeuaragionate.E cofi viuendo,Sna!mented’an

ni L V. d’vna infirmita aliai lunga fi mori. E fu honoraramente iepoltonel*

lachiefadi Santo Ambmogiodi Fiorenza nel M. D. IX. e non dopo lungo

ipazio di tempo gli fu fatto quello Epitafoo da M.Giouanbattifta Strozzi.

CRONACA.
Viuo, er miUe^e ntiUe Anni,c miUe ancora

Merce de’ uiui miei palazzhe tempi

BcUa KomauiurÀl'almamia^lord.

Hcbbcil Cronaca vn fiatello chiamato Matteo, cheattelealiafcultura,&

flette con Antonio RolTelIinoficuIcore, & ancor che fiulTe di bello, e buono

ingegno,dil'egnalTebenej&haueirebuona pratica nellauorare di marmo,

non lalciò alcuna opera finirà
;
perche togliendolo ai mondo la

morted’anni XIX. non potèadempierequello,

che di lui , chiunche lo conobbe,

fipromecteua.
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%)ita di Domenico ^uligopittore fiorentino.

COSA marauigIiofa,anzi (lupcnda, che molti neH’arte

(iella pittura,nel continuo efèrcitare, e maneggiarci colo

rijperinftinto di natura, òper vn’vfodi buona maniera,

prela fenza dileguo alcuno,ò Ibndamen to, conducono le

cole loro a lì fatto terminejche elle fi abbattono molte voi
te a edere coli buone,cheancor chegl^artcfìci loro no lìa«

no de’rari, elle sforzano gl’huomini ad hauerlein fommà
'cnerazione,eìodarle. E lì c veduto già molte volte,& in molti noftripitto-

^i>che coloro fanno ropercloro piu vinaci,epia perfette, iquali hanno natii

*^^lmente bella maniera, eli e/crcirano con fatica, eftudio continuamente.

P^*cheha tanta forza queftodonodella natura, che benché coloro fttara-
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! ;ìio,£ Lfciao gli ftudi (leirarte,& altro non feguino, che rvfo iblo del dipi-

qnere e del maneggiare i colori con grazia infufo dalla nacura,appatifce nel

v':ì:v.o afpetto dell’operelorojch’cllc raoftrano tutte le parti eccellenti,e ma

rau;gliofe,che fogliono minutamente apparire ne’ lauori di que’maeftri,

chenoitenghiamo migliori. Echeciofiaverorcipecienzacclodimofttaà

tempi noftri neU’operedi Domenico Puligo pittore Fiorentino } nellequali

da chi ha notizia delle cole dell arte fi conofee quello chefièdetto difopra

chiaramente.Mentre che Ridolfo di Domenico Grillandaio lauoraua in Fi-

renze affai cole di pittura,come fi dirajfeguitando l’humoredel padre,tenne

fempre in bottega molti giouani à dipignere,ikhefu cagione per cócorréza

Tvno dell’altro,che affai ne nufeirono boniffimi maeftri,alcuni in fareritrat

ci di naturale, altri in !aaorareàfrelco,& altri à tempera,& in dipignerefpe-

ditamente drappi.A coftoro facendo Ridolfo lauorare quadri,tauole,e tele,

in pochi anni ne mandò con fi:o molto vale vnainfiniràinlnghilterra,neir

.Alemagna, & in Ifpagna. E Baccio Ghetti,& Tote delNuntiatafuoi dike-

poli furono condocti,vno in Francia al RcFranccfco, el’altroin Inghilter-

ra al Re, che gli chiefonojpes hauer prima veduto deli’opere loro . Due altri

difcepoli del medeffmo rcftarono.e fi fteccono molti anni con Ridolfo, per*

che ancora,che haueffero molte richiefte da mercanti, e da altri in Ifpagna,

& in Vngheria,non vollono mai,ne per promeffe,ne per danari priuarfi del

le dolcezze della patria, nellaquale haueuano da lauorare piu che non potè*

uano. Vno di quelli fu Antonio del Ceraiuolo Fiorentino , ilquale effendo

molti anni llatocon Lorenzo di Credi haaeua dalui particolarmente itn-

paratò à ritrarre ramo bene di naturale,che con facilità grandilfimafaceuai

ilioi ritratti fimiliffimi al naturale, ancor che in altro non hauefle molto di-

legno.Et io ho veduto alcune celle di Tua mano ritratte dal vino, che ancor,

che habbiano,verbi graziail nafotorco,vn labro piccolo,&vn grande, Scal-

tre fi fatte disformità, fomigliano nondimeno il naturale, per hauer egli ben

prefo l’aria di colui . La doucper.conrrario molti eccellenti maeftri hanno

ratto pirture,e ritratti di rutta perfezzionein quanto all’arte, ma non forni*

gliano,ne poco,ne affai colui, per cui fono flati fatti. £ per dire iiverochifà

rirrattijdeeingegnarfijlenzaguard.areàquellojchcfirichiedein vna perfet-

ta figura,fare che Ibmiglino colui per cui fi fanno. Ma quando fomigliano, c

fono anco belli allora ftpoffoao dir’opere {ingoiati. Se gl artefici loro eccel-

lentiffimi
.
Quello Antonio dunque, ol crea molti ri tratti fece molte tauole

per Firenze, ma farò folamence per breuita, menzione di due che fono vna

in san lacupo trafofììal canto agi’Alberti, nellaquale fece vn Crocififfocon

Santa Maria Madalena,e San Francefeo; nell’altra cheè nella Nuntiata,èvn

San Michelcjchepefai’anime. L’altro dei due fopradetii, fu Domenico Pu«

ligo , ilquale fu di tutti gi’al tri fopranominati
,
piu eccelien te nel difegno, c

piu vago.egraziofo nel colorito. Collui dunque confiderandojche il luo di*

pignere con dolcezzajfenza tignere l’operejò dar loro crudezza; ma che ilfa

re apoco apoco sfuggire i lontani,come velati da vna certa nebbia, dauarilie

uo,e grazia alle fue pitture ;& chefe bene i contorni delle figure, che faceua

fiandauano perdendo, in modo che occultando jgl’errori non fi potcuano

vedere ne’fondijdoue erano terminatelafigure; che nondimeno il
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lorifejelabeiraria delle teftefaceuano piacereropcrefueitenne Tempre il

medefimo modo di fare,c la medefima maniera > che lo lece ellèrein pregio»

fflentrccheviiTe.Malarciando da canto il fàrmemoria de’quadn,ede’ri*

trattijchefcce dando in bottega di Ridolfo,che parte furono mandati di fiio

ri,epattereruirono la citta,dirò folamentedi quelle,che fece,quando fu piu

tofto amico,& concorrente di effo Ridoifo,che difcepolo : e di quelle,che fo

ce,cirendo tanto amico d’Andrea del Sarro, che ninna cola haueua piu cara,

chevedere quell’huomoin bottega lua,perimpararedaluijmoftrarglile

fuecofe,& pigliarne parere
;
per fuggire i diffettijC gI’errori,in che incorroo

no molte volte coloro,che non inodrano à nelTuno dell’arte queIIo,che fan«

nojiquali troppo fidandoli del proprio giudizio , vogliono anzi ellere biafia

mari dall’vniuerfale , fatte che fono l’opcre, che corregcrle mediante gl’auc

uertimcntide gram.oreuoli amici . Fece fra le prime cole Domenico vn bel*

lillìrao quadro di nollraDonnaià Mefler Agnolo della Stufa, che l’ha alla

fua Badia di Capalona nel contado d’Arezzo,& lo tiene carilfimojper edere

ftatocondotto con molta diligenza, e bcllilfimo colorito. Dipinlèvn’altro

quadro di noftra Donna,non meno bello che queftb,a Meder Agnolo Nica

colini,hoggi Arciuefeouo di Pila,e Cardinale,ilquale l’ha nelle die cafeàFio

renzaal canto de’ pazzi. E parimente vn’altro di limile grandezza, e bontà,

che è hoggi appiedo Filippo dell’Antellain Fiorenza, in vn’alcro,cheègran

de circa tre braccia, fece Domenico vna noftra Donna intera col putto fra le

ginocchia,vn san Giouannino,&‘ vn’alcra teda; ilqual quadro, che è tenuto

deile migliori opere,chefacede,non lipotcndo vedere il piu dolce colorito,

è hoggi appiedo M.Filippo Spini , Telauriere deirilludnllìmo Prencipe di

Fiorenza Magnifico gentirhuomo , e che molto fi diletta delle cole di pittu-

ra. Fra molti ritratti,che Domenico fece di naturale
, che tutti fono belli , Se

moltolbmigliano, quello è bellidìmo, che lece di MonfignoreMeder Piero
Carnelecchi allora bellidìmo giouinetto, alqualefece anco alcuni altri qua*

dri tutti belli,& condotti con molta diligenza . Ri tradè anco in vn quadro

la Barbara Fiorentina in quel tempo famofaibellifdma cortigiana, e moU
to amala da molti non menoche per la bellezza, per le Tue buone creanze:

eparticolarmenteper edere bonildmamufica, & cantare diuìnamen te. Ma
ia migliore opera,che mai conducellè Domenico fu vn quadro grande , do-

ue fece quanto il viuo vna noftra Donna,con alcuni angeli,e pu£ti,& vn san

Bernardo , che fcriue 5 ilqual quadro è hoggi appiedo Giouangualberto del

Giocondo,e Meder Niccolo Tuo fratello. Canonico di san Lorenzo di Firen

ze. Fece il mededmo molti altri quadri , che fono per le cafe de’ Cittadini , c

particolarmente alcuni doue d vede la teda di Cleopatra , che fi fa mordere
da vn’Alpide la poppaj& altri doueè Lucretia Romana,che fi vccide con vn
pugnalc.Sono anco di mano del mededmo alcuni ritratti di naturale,

e
qua*

ori molto belli,alla porta à Pinti in cada di Giulio Scali,huomo non meno di

bellidìmo giudizio nelle cofe delle noftre arti,che in tutte l’altre migliori
,
c

piu lodate profefdoni. Lauorò Domenico à Francefeo del Giocondo in vna

tauola,per la fua capella nella tribuna maggiore della chiefa de’Scruim Fio*

lenza,vn san Francefeo,che riceue le ftimmate . Laquale opera è molto dol-

ce di coloritole morbidezzajC lauorata con molta diligenza.E nella chiela di
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Ceftello intorno al Tabernacolo del Sagramento lauorò àfrelcodue angtì

Ii;e nella tauola d’vna cappella della médefima chiefa fece la Madonna coTfi

gUuolo in braccio,san Giouanni Batdrta,esan Bernardo,& altri Santi.E per

che parue à i Monaci di quel luogo,che fi portaflc in quelle opere molto bc-

ne,gli feciono fare alla loro Badia di Settimo fuor di Fiorenza in vn chioftro

le vifioni del ConteVgo,chefecefette Badie. Enon molto dopo dipinfeil

Piiligoin fui canto di via mozza da Santa Catherina in vn Tabernacolo vna

noftra Donna ritta col figliuolo in collo,che fpofa santa Caiherinaj e vn san

Piero Martire. Nel caftelio d’Anghiari fece in vna compagnia vn Depoftodi

Croce,che fi può fra le fue migliori opere annouerare . Ma perchefu piu fua

profefììone attendere à quadri di noftrejDonne, ritratti,& al tre ielle , chea

cole grandi,confumò quali tutto il tempo in queIIe.E le egli haucirefegum

to le fatiche dell’arte,e non piu collo i piaceri del modo,come fece , harebbe

fatto lènza alcun dubbio molto profitto nella pittura : & mafìimamentebai

ucndolo Andrea del Sarto fuo amiciffimo aiutato in molte cole di difegni,&

di configlio: Onde molte opere di collui fi veggiono non meno ben dife-

gnatcjche colorice,con bella,& buona maniera . Ma Thaucrc per fuo vfo Do

menico non volere durare molta fatica,e lauorare piu per fare opere, egua»

dagnare,chc per fama fu cagione , che non pallò piu oltre
:
perche praticali^*

do con perfone allegrc,e di buon tempo,& con mufici,& con femmine, fw

guitando certi fuoi amorifi mori danni cinquatadualanno M. D, XXVIL
per hauere prelà la pelle in cala d’vna iua innamorata. Furono da coftuiico

lori con fi buona, & vnita maniera adoperati , che per quello merita lod^

chepcr altro. Fu fuo dilccpolo fra graltri Domenico Beceri Fiò-

rencinoi ilquale adoperando i colori pulicamentei

con buoniffima maniera conduce

l’operefue.
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edaltri Fiejòlani.

Erche non meno fi richiede agli {cultori haucre pratica de’fcc

ri,cheàchie(ercitaIapitcura,que]Jadc’co{ori.diquiauuicne,

chcmolti fanno di terra beni{limo,che poi di marino non cÓ-

duconoi’opercàveriinaperfèzzione : & alcuni per lo contra»

riolauorano bene il marmo, lenza hauerealcrodiiègno, che

vnnonfochcjchehanno ncirideadi buona maniera; Laimitazione della

qualefi crahcda certe cofejche al giudizio piacciano,& che poi tolte aU’ima-

|inazione,fi mettono in opera. Onde è quafi vna marauiglia vedere alcuni

icultorijche fenzafaper punto difegnare in carta, conducono nondimeno
difetti l’opere loto à buono,c lodato fine i come fi vide in Andrea di Piero

o z



tòt
^ T E R Z A P A R T E

di Marco Ferrucci fcultoreda FicioIe,iIquale nella iua prima fanciullezza

imparò iprincipij delia {cultura da Francclco di Simone Ferucci (cultore da

Fiefole.E fe beneda principio imparò {blamente à in tagliare fogliami,acqui

fìò nondimeno apoco apoco tanta pratica nel fare,che non palio moke , che

fìdiedeàfarfigurerdi maniera,che hauendo la mano reloìuta,e veloce,con

dulie lé Tue cole di marmo,piu con vn certo giudiziose pratica naturale, che

per dilegno,che egli hauefle. Ma nondimeno attelevn poco piu all’arte,qua

do poi feguitò nel colmo della Tua giouentù Michele Maini {cultore, lirail-

mente da Fiefole. Ilquale Michele Fece nella Minerua di Roma il san Seba«

Ulano di marmo,chela tanto lodato in que’ tempi.Andrea dunque,elTendo

condotto à lauorare à Imola , fece ne gl’Ihnocéti di quella citta vna cappella

di Macignojchefu molto lodata . Dopo laquale opera fe n’andò a Napoli eli

Pendola chiamato da Antonio di Giorgio daSettignano grandiffimoinge-

gnieri, & architetto del Re Ferrante, apprelloalquale era in tanto credito

Antonio,che non lòlo maneggiaua tutte le fabriche del Regno, ma anchora

tutti i piu importanti negozi] dello ftato.Giunto Andrea in Napoli fu mcllb

in opera,& lauorò molte cole nel Caftello di san Martino , Se in altri luoghi

della citta per quel Re. Ma venendo à morte Antonio,poi chefli fatto fcpes

lire da quel Re non con efequie da architettore>ma reali,& con venti coppie

d’imbaftiti,che l’accompagnarono allalepolturajAndrea lì pani da Napoli,*

conofeendo, che quel paefe non faceua perlai , e fe ne tornò aRoma , doue

flette,per qualche tempo attendendo agli ftudi dell’arte,& a lauorare.Dopo

tornato in Tofeana,lauorò in Pi{I:oia,nella chiefa di san Iacopo la cappelladi

marmo doue èil battefirao , Se con molta diligenza condulle il vaio di detto

battelìmo con tutto il luo ornamento . E nellafaccia della cappella fece due

figure grahdi quanto il viuo di mezzo rilieiio,cioè san Giouanni,che battei

za Chrifto, molto ben condotta, & con bella maniera .Fece nel medelìmo

tempo alcune altre opere piccole , dellequali non accade far menzione : Di*

IO bene,che anchora, che quelle cole fulTero latte da Andrea piu con prati*

ca , che con arte, fi conolce nondimeno,in loro vna rclbIu2Ìone,& vn gufto

di bontà molto lodeuole. E nel vero le coli fatti artefici hauellero congiunto

alla buona pratica , Se al giudizio il fondamento del difegno , vincerebbono

d’eccellenza coIoro,che dilegnando perfèttamente, quando fi mettono àia*

uorarejil marmo lo graffiano, Se con illento in mala maniera Io conducono,

per non hauere'pratica,e no làpere maneggiare i ferri con quella pratica che

fi richiede; Dopo quefte cole, lauorò Andrea nella chiela del Velcouado di

Fiefole vna rauola di marmo^ofla nel mezzo fra le due leale , chelagliono al

choro di fopra,doue fece tre figure tonde, Se alcune fiorie di balTo rilieuo . E
in san Girolamo di Fiefolc,fecela tauolina di marmo, che è murata nel mez-

zo della eh iefa.Per iafama di quefleopere venuto Andrea in cognizione,gli

fu da gi’operai di Santa Maria del fiore,aIlhora,cheGiulio Cardinale de’ Me
dici gouernaua Fiorenza,d2to à fere la ftatua d’vno Apoftolo di quattro brac

eia,in quel tempo djco,che altre quattro fimiline furono allogate in vn me*

defimo tempo,vna à Benedetto da Maiano , vna à Iacopo Sanfouino , vna ì

Baccio BandinellijS: l’altra àMichelagnoIo Buonarroti] Icquali llacue hauc

nano àellereinfino al numero di dodici j edoueano porfi doue i detti Apo*

ftoli fono in quei magnifico tempio dipinti dimanodiLorenzodiBicci.
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Andreadunque condufle la fua con piu bella praticajc giudizio, che con di-

legno: & n acquiftò fe non lode quanto gl altri,nome di affai buono,eprad-

co maeftro; Onde lauorò poi quali di continuo per l’opera di detta chielà: e

feccia Iella di Marfflio Ficino, che in quella lì vede dentro alla porta, che va

alla Canonica.Fece anco vna fonte di marmo,che fu madata al Re d’Vnghc-
lia,laquale gli acquiftò grande honore; fu di lua mano ancora vna fepoltu»

ladimarmojchefu mandata fimilmenteinStrigonia città d’Vngheria,nella

quale era vna noftra Donna molto ben condotta con altre figure; nellaqua-

le fepoltura fu poi ripofto il corpo del Cardinale di S trigonia . A Volcerra

mandò Andrea due Angeli tondi di marmo : 8c a Marco del Nero Fiorenti^

no fece vn crocififfo di legno grande quanto il viuo,cheè hoggiin Fiorenza

nella chiefa di Santa Felicita . Vn’altro minore ne fece per la compagnia dell’

alTuntadiFiefole. Dilettoffianco Andreadcirarchitettura,efumaeftro dei

Manghone Scarpellino, & architetto , che poi in Roma conduffe molti pa-

lazzi,& altre fàbrichcallai acconciamente. Andrea finalmente, eflendo fet-

te vecchio attelefolamente alle cofe di quadro,come quello,che effendo per

fona modefta,e da bene piu amauadi viuere quietamente, che alcun’ahra co

fa.Gli fu allogata da Madon na A n ioniaVefpucci la fepol tura di Meffer An-

lonio Strozzi iuo marito j ma non potendo egli molto lauorare da per fe,glì

fece i due Angeli Mafo Bofcoli daFiefoIe fuo creato, che ha poi molte opera

kuorato in RomaaSc altroue: e la Madonna fece Siluio Cofini da Fiefole,ma

confuraeffaru fubito,chefufetta,iicheful’anno, M. D. XX II. perche An
drea fi mori,c fa fbtterrato dalla Compagnia dello Scalzo ne’ Serui.E Siluio

poi pofta fu ladcrta madonna,e finita di tutto punto la detta fepoltura dello

Strozzijfeguitòl’artedeilafculturajconfierezza ftraordinaria, onde ha poi

molte cofelauorato leggiadramente ; & con bella maniera; & ha paflato in*

finiti, emaffìmamente in bizzaria di cofe alla grottefea, come fi può vedere

nella fegreftiadiMichelagnoIo Buonarroti in alcuni capitelli di marmo inta

gliati (oprai pilaftri delle fepofture con alcune mafehenne tanto bene ftrafo

tate,che non è pofTibile veder meglio ,Ncl mede fimo luogo fece alcune fre-

giature di mafcbere^chegridano molto belle; perche veduto ilBuonarroto

l’ingegno, e la pratica di Siluio
,
gli fece cominciare alcuni Trofei per fine di

quelle lepolmre,ma rimafòno imperfetti infierae con altre cofe per l’afledio

diFirenze. Lauorò Siluio vna fepoltura per i Minerberti nella loro cappella

nel tramezzo della chiefe di Santa Maria Nouella,tanto bene,quanto fia pof

fibile, perche, oltre la caffa, cheèdi bel garbo , vi fono intagliate alcune tara

ghc,ciraieti,& altre bizzarie con tanto difegno,quan to fi poffa in fimile co-

la defiderare .Effendo Siluio à Fife ranno, M. D. XX V 1 1 1. vi fece vn An-
gclojche mancaua (opra vna colonna aU’akare maggiore del Duomo, per ri

Icontrodi quello del Tribolo,tanco fimileal detto,che non potrebbe effere

piu quando hiffèro d’vna medefima mano. Nella chiefa di monte Nero vici*

noaLiuornofecevna tauoletta di marmo con due figure ai frati Ingiefua*

tij&m Volterra fece la fepoltura di Meffer Raffaello Volaterrano,haomo
douifiìmo,nellaquale Io ri traffe di naturale fopra vna caff a di marmo con al

cutiiornameniijcfigure.Eflendo poi mentre eral’afledio intorno a Firenze,

h’iccolo Caponi honoratiffirao Cittadino, morto in caftel nuouo della Gar
fegnananel ritornare da Genoa, doueeraftato Arabafeiatore della fua Re-
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publica,airimperatorc fu mandato con molta fretta Siluio a formarne la ta

fta,perche poi ne facefTe vna di martnO)fi come n’haucuacondotto vnadi ce

ra belliffima. E perche habitò Siluio qualche tempo con tutta la famigliait»

riia,eiIendo della compagnia della mifericocdia , che in quella città accoiDa

pagna i condannati allamottc,in{ìno al luogo della iuftizia, gli véne vnavol

ta capriccio,eflendo fagreftano,della piu ftrana cola del mondo . TralTe vna

notte il corpo d’vno,che era ftato impiccato il giorno inanzi,della fepolruta,

t dopo haucrne fatto notomia per conto deirarte,coraecapricciolo , e fotfe

maliaftro, eperrona,chepreftauafedc agl’incanti, & fienili Iciocchezze, lo

fcorticò tutto, &acconciatala pelle, fecondo che gl’era ftato inlegnato, le

nefecc, penfando.che hauclTe qualche gran virtù vn coietto,e quello portò

per alcun tempo lopra la camicia, fenza chenclluno Io fapefte giamai-Mael*

Tendone vna volta Igridato da vn buon padre, à cui confellò la cola, fi tralTe

coftui di dolio il coietto,& fecondo, che dal frate gli fu irapofto , lo ripofe in

vna fepoIcura.Molte altre limili cole lì potrebbono raccontare di coftui,ma

non facendo al propolìto della noftra ftoria fi pallono con fiIenzio.Ellendo»

gli morta la prima moglie in Pila,lc n’an dò à Carrara,e qui ftandofi à lauora

te alcune cole,prefe vn'altra donna j collaquale non molto dopo le n’andoà

Genoa,doueftandoàferuigi} del Principe Doriajfccedimarraofopraia por

radei fuo palazzo vn’armc belliffima , e per tutto il palazzo molti ornamenti

di ftucchijlècondo che da Ferino del Vaga pictoregli erano ordinatiifeceui

«nco vn belliflimo ritratto di marmo di Carlo V.lmperatore.Mapcrche Sil

uio,per fuo naturai coftume nó dimoraua mai lungo tempo in vn luogo, nc

haucua fermezza, increfcendogli lo ftare troppo bene in Genoua, fi milein

camino per andarein Francia, ma partitofi primachefulle al Monfanele

tornò indietro: e fermatoli in Milano, iaiiotò nel Duomoalcuneftorie,e

figure, & molti ornamenti con lua molta lode. E final mente vi fi mori d’eta

d’anni quarantacinque . Fu coftui di bello Ìngegno,capricciofo, e raolcode-

ftroin ogni colà, e perlònache feppecondurrecon molta ddigetiza qua»

lanche cola fi mctteuafra manoj fi dilettò di coraporrefonetti , edi cantare

airimprouilò,e nella fua prima giouanezzaattefe all’armi. Ma fe egli hauef»

fe fermo il penfieroallafculcura.&aldifegno, nóharcbbchauuto pariteco

me palsò Andrea Ferruzzi fuo maeftro, coli harebbe ancora, viuédopallato

molti altri,ch’hanno hauuco nomed’eccellenti maeftri .Fiori ne’ medefimi

tempi d’Andrea,e di Siluio vn’altro fcultorefielolano detto il Cicilia,ilqua-

lefuperlònamolto pratica; vedefi di fua mano nella chiefa di san Iacopo in

campo Coibolini di Fiorenzala fepoltura di Meller Luigi Tornabuoni Ca»

ualiere, laquale è molto Iodata,e raalfimamenteper hauere egli fatto lo feu»

do deirarrae di quel Caualiere, nella teftad’vn cauallo, quali per moftrare,

fecondo gl’antichi, che dalla tefta del cauallo fu primieramente tolta la for-

ma degli fcudi.Nc medefimi tempi anchora Antonio daCarrarafcultorcra

rilfirao fece in Palermo al Duca di monte Lione di cafaPignatcllaNapolet*

no,e Vice Re di Cicilia tre ftatue,cioè tre noftre donnein diuerfi atti, c ma-

niere, lequali furono polle lòpra tre al cari nel Duomo di monte Lione in Ca

Jabria.Feceal medefimo alcune ftonedi marmo,chelòno in Palermo.Di co-

ftui rimalevnfigiiuolojcheèhoggilcultorc anch’egli,e non meno cccelléce,

cheli iùlTeilpadre,



‘Vita di%Jmcen{jo daSanGtmignano,e “Tinio-
teodaVrhmoT’uion.

Ouendoio fcriucrc, (ìopo Andrea da Fiefole fciilroreUvita

di due ccccl. pittori,cioè di Vincenzio da s.Gimignano, di To
fcanajC dìTimoteo da Vrbino,ragionerò prima di Vincenzoj

cflendo qllo, che è diiopra il Tuo ritratto, e poi immediate di

Timoteo,eiicndo ftati quafi in vn medefìmo tempo, & ambi
ducdiicepoii, Scarnici diRafFae]lo.Vincéziodunqae,ilquale perilgrazioib

Raffaello da Vrbino,lauorò in compagnia di molti altri nelle loggie papali,

fi portò di maniera che fu da Raffaello,e da tutti gl’altri molto iodato. Onde
*ficndo perciò meflb à lauorare in Borgo dirimpetto al palazo di mcfler Gio

‘*3Qbattifta dall’Aquila, fece eoa moltafua lodein vna^ccia dircrrcctavn
•

*



Ili TERZAPARTE
fregio,nelquaIe figurò le noue mufe co Apollo in mezzo; efopra alcuni Leo

nijimpreradelPapajiqualifono tenuti belliffimi. Haucua Vincenzio laiuj

maniera diligentiffima, morbida nel colorito, & le figure fuc erano molto

grate nellaipetto ; & in fomma eglifi sforzò fempre d’imitare la manieradi

RaffaellodaVrbinojilchefìvedeanconcI medefimo Borgo dirirapettoal

palazzo del Cardinale d’Ancona in vna facciata della cafa,chc fabrico melTeE

Giouanantonio Battiferro da Vrbino,iIquaIeper la ftretta amicizia,cheheb

be con Raffaello , hebbe da lui il difegno di quella facciata^& in cortcper

mezzo di lui molti benefici, e grofle entrate . Fece dunque Raffaello inquc-

fto difegno, che poi fu mefloin opera da Vincenzio, alludendo al caiàto

de Battiferri, iCiclopi, che battono ifulminià Gioue;& invn’altra par-

te Vulcano, che fabrica le facete à Cupido , con alcuni ignudi bellifiimi , &
aItrcftorie,e ftatuebelliffime. Fece il medefimo Vincenziom fu la piazza

di San Luigi defranzefi inRomainvna facciata moltiffimc ftorieilamor-

te di Cefare,& vn trionfo della Giuftitia ,& in vn fregio vna battaglia dicaa

wallifieramente,&conmolcad{|igenzacondotti. Ecin queftaopera vici-

no al tetto fra le fineftre,fece alcune virtù molto benlauorate. Similraen*

ce nella facciata de gl’Epifanij dietro alla curia di Pompeo , Se vicino àcam-

po di fiore fece i Magiche fèguono la fteila , infiniti altri lauori per quella

citca,!a cui ar{a,&: fi to par che fia in gran parte cagione,che gl’animi operino

cofe marauigliofe.E l’efperienzafa conofcere,che molte volte vno ftelio huo

mo non halamedefima maniera, ne fa le cofe della medefimabontain tutti

i luoghijmamigliorij&peggiori fecondo la qualità del luogo. Efiendo Vin-

cenzio in bonifiìrao credito in Roma, feguii’anno M. D. X XV 1 1. la roui-

ca,& il facco di quella mifera citta fiata Signora delle genti. Perche egliol*

tre modo dolente fe ne tornò aliafua patria san Gimignano. La douefrai di

fagi patiti,e l’amore uenutogli meno tWIlecofe dcll’arti, efiendo fuor dell’aa

na,chei begli ingegni aIimentando,fa loro operare cofe raciflìrae,fece alcu«

ne cofejlequali io mi tacerò,per non coprire con quefte.Ia lode>&iIgran no

tne,che s’haueua in Romahonoreuolmenteacquiftaco.Baftajchefivedee-

^refTamcntejche le violenze deuiano forte i pellegrini ingegni da quel pri-

mo obietto,e li fanno torcere la ftradain contrario ; ilche fi vede anco in vn

compagno di coftui chiamato Schizzone,ilquaIefeceÌn Borgo alcune cofe

molto lodate,& coll in campo santo di Roma.ein santo Stefano degl’Indìa

ni.E poi anch’egli dalla pocadiferezionede’ foldati fu fatto deuiare dalfar-

te,& indi apoco perdere la vita .Mori Vincenzio msan Gimignano fuapa-

tria,efTendoviuuto fempre poco IÌeto,dopoIafuapartitadiRoma.

Timoteo pittore da Vrbino nacque di Bartholomeo della Vite cittadino

d’honefta condizione, edi Callìope figliuola di maeftro Antonio Alberto

da Ferrara aflai buon pictoredel tempo fuo, fecondo chele lue opere in Vr<

bino,& altroue ne diraoftrano. Ma efiendo ancor fanciullo Timoteo, mor-

togli ilpadre,rimafeal gouerno della madre Calliope con buono,efelice ali

gurio,perefiece Calliope vna dellenouemufeieperIaconformità,chchan^

no in fra di loro lapittura,e la poefia. Poi dunque che fu il fanciullo allenato

daliaprudente madrecoftumatamente,&daleiincaminaro ncifiudi dello

prime arti,e dei difegno parimente, venne apumo il giouanein cognizione

del mó-
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Edmondo quando fioriua il diuino Raffaello Sanzio,& attendendo nella

fuapriraaetaairorefice,fu chiaraato da mcller Pieianronio Aio maggiore

ftatello,cheallAoraftudiauain Bologna, in queilanobilifììma patria, accio

/otto la difciplina di qualche buon tnaeftro feguitade quel l'arte, à che pa-

reaa fulTe inclinato da natura . Kabitando dunque in Bologna , nella quale

dita dimorò aliai tempo, e Ai molto honorato, etratenuto in esfa con ogni

forte di cortefi3,dal Magnifico, e nobile Ivlelfcr Francelco Corobrutijprati-

caua continuamenteTimoteo con huomini virtuoA
,
e di bello ingegno ;

pcrcheellendo in pochi meli, per gicuanegiudtziofo conofeiuto, &inchie

nato molto piu ailc cofe di pittura, che all'orefice, per hauerne dato faggio,

in alcuni molto ben códocti ritratti d’amici Tuoi, e d’altri; paruc al detto Tuo

fratello,per fcguitareil genio del giouanc, ellendo ancoa ciò petfualò da gl’

amici,feuarlo dalle hme,& da gli fcarpclli cche lì delle rutto alio (iudio del

diicgnare . Di che efifendo egli con tentifiìrno, fi diede fubito al difegno ,&
allefeticiie deirane.ricrahendojedifegoado tutte le migiiori opere di quel*

iacittàietencndoftretta dimeftichezzacon pittori, A incarnino di manie-

ra ncilanuouaikada,che ctavna marauiglia il profitto, che faccua di giora

no in giornoeeianto piu
,
quanto fenza alcuna particolare dilciplina di apa

parrato maellra,appiendeuala:ilmentecgni difficilecolà. Laonde inna«

-moratb del Tuo eletcizio, & apparati molti l'egreti della pittura, vedendo Co-

-lamenteaidona fiatai corali pittori idioti fare le mediche, eadoperare i peti

aiellijda'fe dello guidatOjedaJiamano della natura, A pefe arditamente àco«

Jcrire. prgltandovnaaAai vaga maniera, emclto Amile àquella del nuouo
Apeilefuo compatriota,aochor chedimanodiluinonhauelTe veduto le no
-alcune pochecofein-BoJogna. E coli haucndoalfai felicemente, fecódo che

41 Aio buono ingegno,e giudizio Io guidaua, lanorato alcune cofe in rauole,

& in muro; eparendogli,che tutto à comparazione de gl’altri pittori gli foA-

femcltobene riiilcito, fegùitòanimolamente gli dudi delia pittura perA

fatto modo,che in procello di tempo A trcuo hauer fermato il piede nell’ar-

te,& conbuonaopenionedeìl’vniuerAilein grandilAma afpertazione. Tor-

nato dunque alla patria; giahuorao di ventilei anni, vi A fermò per alquanti

meli dando bonìÀlmo faggio del laper fuo jpercioLhe feccia prima tauola

ideila Madonna nel Duomo, dentroui
,
oltre la Vergine, San Crefeenzio , e

San Vitale, alfaltare di santa Croce , doue èvn’Angeletto fedente in terra,

chefiionalavioìacon grazia veramente angelica,& con lemplicitafanciul»

lefca,condotta con arte,& giudizio. AppreAbdipjnfevn’ahra taucia,perr

altare maggiore della chiela della Trinità, con vna Santa Apollonia à man
finiftrade! detto altare.Per quefieopere,& alcunealtre,del!equali non acca

de far menzione, Ipargen doti la fama,& il nomediTimoteo,egIi fu da Rat
faellocon molta inftanza chiamato à Roma; doue andato di bonìAlma vo*
g)ja,fariceuutocon quellaamoreuolezza, &humanità,chefa non meno
propria di Raffaello, che A fufierecceilenza dell’arte. Lauorando dunque
conRadàelloin poco piud’vn’anno,fccegrandeacouifto,nonlòlamentc

Bell’arte,ma ancora nella robba;percicchein detto tempo rimile àcafabuo*

Befotnrae di danari. Lauorò coi m.icftro nella chiela della pacclcAbilIe di

luamanOj&inucnzione,che fono nelle lunette à man delira, tanto llimarc

P
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da tutiii pittori : ilche affermano alcuni,che ancora fi ricordano Kaoerlev*»

duto lauoratej& nc fanno fède i cartoni , che ancor fi ritruouano apprcflbi

fuoi (uccellori. Parimente da fila porta fece poi il cataletto, e dentroui il cor-

po morto » con i’altre cole che gli fono intorno tanto lodate,nclialcuola di

santa Catherina da Sienaj & ancora cheaicuni Sanefi,troppo amatondel:-

Jalor patria aitribuilchino quefte opere ad aliti j facilmente fi conofce cb'

elleno fono fattura di Timoteo, cofi per la grazia,edclcezza del colorito,cca

me per altre memorielafciateda lui in quel nobiliffimo ftiidio d’eccellendfc

fimi pittori.Hora benché Timoteo fterte bene,&honoratamenteinRoina,

non potendo , come molti fanno , fopportare la lontananza della patria: ef.

fendoui anco chiamato oeni hora,& tiratoui da grauifi dcgl'amici,eciai prc

ghidcllaniadrcgia vecchia, fe netornòàVrbino,condilpiaceredi Raffecl-

lo,che molto,per le fue buone qualiral amaua.Ne molto dopo,hauendoTie

meteo à perfuafione'de’fuoi prefo moglie in Vrbino.&innamoratofi della

patria,nellaqualc fi vedeua edere molto honorato,& che è piu hauendoco*

minciaroadhauerefigliuoli,fermòranÌmo,&il propolirodi non volerepiii

andareartorno ; non oftante come fi vede ancora per alcune lettere, chee«

gli furte da Raffaello richiamato à Roma. Ma non perciò reftodilaHorare,e

fare di molteopere in Vrbino, e nelle citta all’intorno. In Porli dipinlevna

cappella infiemecon Girolamo Genga fuo amico.e compatriota. £ dopo fe-

ce vna tauola tutta di fua mano , che fu mandata à ci tra di Cartello : & vn’al-

trafimilmente àiCagliefi. Lauoròancoin frefeoàCaftei Durante alcune

cofe,che fono veramente daelIèrlodate,fi come tutte l’altrc opere di cortili,

lequali fanno fede,che fii leggiadro pittore nelle figure, ne paefi
, & in tutte

l’altrc parti della pittura . In Vrbino fecem Duomo la cappella di san Mar»

tino ad inftanzadel Vefeouo Ainuabene Man touanojn compagnia del det*

to Genga; ma la tauola dell’altare,& il mezzo della cappella Ibnointeramca

te di mano di Timoteo. Dipinfe ancora in detta cbicia vna Madaicna in pie*

di,e vcrti ta con picciol manto,e coperta fotto di capelli infino à terra, iquali

fono cofi bellijC vcri,che pare,che il vento gli muoua,oltre la diuinitadel vi

fo,che neH’atto moftra veramente l’amore, ch’ella portaua al fuo macftro»

In santa Aghata è vn’altra tauola di mano del medefimo,con aliai buone fi»

gare; & in san Bernardino fuor della cftcà fece quella tanto lodata opera,

che è a ma diritta airaltare de’ Bonauen turi gen tirhuomini V rbinati j nella

quale è con belliflimagraziaperl’annunziat3,figuratala Vergine in piedi co

la faccia,& con le mani giunte , e gl’occhi leuati al cielo : e di fopra in aria io

mezzo àvn gran cerchio difplendoreèvnfancÌu]linodiritto,chc tieneilpic

de fopra Io spirito Santo informa di colomba , c nella man finiftra vna palla

figurata per l’imperio del mondo; & con l’altra eleuata, dà la bencdizionetc

dSladeftradel fanciulIoèvn’angclo,chc moftra alla Madonna co’lditoil

detto fanciullo . Abbaflb, cioè al pari della Madonna fono dal lato deliro il

Battifta veftitod’vna pelle di Camelo Iquarciacaà ftudio, per moftrarc il nu»

do delia figura; e dal finiftro vn san Sebaftiano tutto nudo , legato con bella

attitudine à vn’arborc , c fatto con tanca diligenza , che non potrebbe hauet

piu rilieuo,ne efierem tutte le parti piu bello . Nella corte de grillartriffimi

d’Vrbino fono di fua mano Apollo,e due mufe mezze nude, in vno ftudiolo

iccreto,
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fcccetOjbcllcàmarauiglia. Lauorb per i medcfinii molti quadri,c fece alcuni

oroamenti di camere, chefonobelliffìmi. E dopo in compagnia delGenga

dipinfealcunebarde da caualli , che furono mandate al Re di Francia con n«

guredidiucrfì animali fì belli,cheparcua à i riguardanti, che haueflino moe
tiimento, e vita. Fece ancora alcuni archi trionfali fimili agl’an fichi quando
andò à marito rilluftriffima DuchefTa Leonora,mogliedeTSignor Duca Fra

cefco Maria,alquale piacquero infinitamente, fi come ancorai tutta la cor*

tCiondefu molti anni della femigliadidetto Signore con honoreuolepro-

uiiione. FuTimotco gagliardo difcgnatore, ma molto piu dolce,& vago co

loritore, in tanto » chenon potrebbono edere le fueopere piu pulitamente,

nccon piu diligenza lauorate. Fu allegro huomo,c di natura gioconda , e fe*

fteuoIe,deftco dellapcrfonaje ne irootti, e ragionamenti arguto , e facetiffi-

mo. Si dilettò ionare d’ogni forte ftrumen to,ma particolarmente di lira , in

fu laquale cantaua aU’improuifo con grazia ftraordinaria. Mori l’anno di no
ftrafalute M. D. XX 1 1 1 Le della Tua vitacinquantaquatirefimodafciando

la patria ricca del fuo nomcjc delle fue virtù,quanto dolente della fua perdi-

ta. Lafeiò in Vrbmo alcune opere imperfctte,lequali effendo poi fiate finite

da altri, moftrano col paragone quanto fufiè il valore, e la virtù di Timoteo;

di mano delquale fono alcuni difegni nel noftro libro, iquali ho hauuto dal

molto virtuofo , e gentile McfletGiouan Mariafuo figliuolo molto belli > e

ccrtamcDielodeuolijCioèvnofchizzodel ritratto del mag. Giuliano de’Me
dici in penna,ilquale fece Timoteo mentre,che efio Giuliano fi ripara*

uanellacorted’Yrbino in quella famofiffiroa accademia,

& vn noli me tangcre,& vn Giouani cuan

gclifta, che dorme, mentre che

Chrifto ora neH’orto

rutti belliffii

mi.
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‘VitadisAndred dalzTldonte San(òutno

Seditore0Architetto.

NcorcheAncìreaiJi Domenico Contucci dal Monte Sanló-

nino faCe nato di poiierifììmo padre,kuoratorc di terra,et le

nato da guardaregl’armeoti: fu nondimeno di concetti tanto

alri,d’fngegnc iì r.’.ro,e d’animo fi pronto,nell'opere,e ne ira-

gicnaminti delle difnculcà dell’archicettura,edcUaprorpetti-

oa,chenon{a nel fuorcmpojneilmigliore, ne il piufòtci!e,erarointci{etto

deifuo; ne chi rendfile i maggioridubb;; piu chiarì » & aperti di quello che

fece egli. Onde meritò tllcre tenuto ne’ hic-i tempi da tatti g!’intendenti,fio

golariii':.uoncÌledctccp.'ofclfio:iJ,hk:que A ndrcr.,fecondo cheli dice,l’an

lìO }.L C CC C. LX*C:x:eihìri?.fcnc:u!it.c3.’ juardandogrirmenihficom’t

an. /
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anco fi dicediGfottOjdifegnaua tutto giorno nel /àlbi6ne,eritraheua di ter

ra qualcuna de{lcbeftie,ehe goaidaua.Onde auucnne,che palTando vngior

nodcueccllui fi. ftaua guardando le lue beftÌDole,vn cittadino Fiorentino,!!

qaalediKino edere fiato Simone Vefpncci,Podefta allora de! Monte, che e-

gli vide qoe&o. putto ftarfi tutto intento à difegnare,© formare di tetra; per-

che chiamatolo afe,poi che hebbe veduta Tinclinazione del putto,& irtelo

di cui fufie figliuolo? L-o chicle à Domenico Con tucci,c dalui l’ottenne gra-

ziolarocntejpromettcndo di volerlo fàr attendere agli fiudii del dilegno.pcr-

vedere quan ro potellequcliainclinazicne nato tale, aiutata dal continuo fin

dio. Tornato dunque Simoneà Firenze lo pole all'arte con Antoniodel poi

jaiuolo,apprefib alquale imparò tanto Andrea, che in pochi anni diuenne

bonilìimo maeftro . Et in cafa del detto Simone al ponte vecchio fi vedeane

coravn cartone da lui lauoracoin quel tempo, doueChrifto è battuto alla

colonna, condotto con molta diligenza; & oltre ciò due teftedi terra cotta

mirabiiijritraite da medaglie antiche; l’vna c di Nerone,l’altra di Galba Im»
peratori; lequali tefte feruiuano per ornamen to d’vn camino ; ma il Galba c

faoggi in Arezzo nelle cafe di Giorgio Vafari Fece dopo, fiandofi pure in Fi-

renzc,vna tauola di terra cotta,per la chiefa di Santa Àgata dei Monte Sanfo

uinojcon vn san Lorenzo,& alcuni altri Santi , e picciolc ftoriette beniffimo

lauorate.Etindiànon molto ne fece vn’altra limile,dcntvcui l'afiunztone di

noftra Donna molto bella,santa Agata,santa Lucia,esan Romualdo,laqua

le tauola fu poi inu t triata da quegli della lobbia. Seguitando poi l’arte della

fculmra,fece nella laagiouanezza per SimcnePollaiuolo.ahrimenti ilCro*

naca due capitelli dt piJafiri per lalagrefiia di santo Spirito,che gl’acqiiiftaro-

no grandiflima fama,c furono cagione, chcgli fu dato a fin e il ricetto , che è

fra la detta fagreftia, eia chielàieperthe il luogo eraftretto,bilognòche An.

dreaandafien’.oltoghiribizzando.VifeGedunquediraacigno vn componi*

mento d’ordine Corinrovcon dodici colonne tonde,cioè lei da ogni banda;

cfopralecoicnnepofto]’architraue,fregto,&cornicefecevravoltaàbot-

tejtuttadellamcdefimapieira, con vnolpartimentc pieno d’intagli, che fa

cofa nuoua,varÌ33ficcha,e molto lodata. Ben’è vero,che fe il detto fpar cimen

todella volta fufie ne’ diritti delle colonnevenuto àcalc.are con le cornici,

chevannofeccndodiuifio'neintornoàiqiiadri,etondi, cheornano quello-

fpartimentoconpiugiufta milura, e propoi rione, qnefta opera farebbe im

tutte le parti perfcttiffima;& farebbe fiato cofir agcucle,il eie fare. Mafccon.

dojcheiogia in teli da ceni vecchi amici d’ Andrea, egli fi difendeua eoa dire

d’haucre ofieruato nella volta il modo del pariimento della ritonda di Ro-
ma,cloueìe coftole,che fi partono dal tondo del mezzo di lopr3,cioè doue ha.

illume quel tcmp;o; fanno dali’vna all’altra i quadri degli sfondati de irò-
foni,che apoco apoco ditninuifeono; de il medefircio fa la cortoJa,perchenora

cafcainfiiladiruturadelie colonne. Aggiugneua Andrea, fechi fccequel

tempio dellaritonda, che èil meglio intefo, è mifurato, che fia;e fatto con
piuproporzicne,non teunediciòcontoinvna voi radi maggior grandezza,,

«dnanta importanza, molto meno douea tencTneegli invnofparrimento

disfondati minori. Nondimeno moki artefici, e.parrtcolarmen te M-chcìa*

gnoloBuonarotcifoao fiati d-openione^cbelaritóndafullèfattadatrear-
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chitcttij& che il primo la condaccfle al fine della cornice , che c {opra le cei

lonnej l'ahco dalla cornice in fu , douc fono quelle fincftre d’opera piu gec»

tikj perche in vero quella feconda parte èdi maniera varia, c diuerfa dalla

parte di fono; eficndo fiate fcguitate le volte fenzavbidireàidiritti conio

Ipartimento. Il terzo fi crede, che faceife quel portico, che fu cofa rariffimai

per lequali cagioni i maeftri,che hoggi fanno quefta arte, non cafcherebbo-

1)0 in cofi fatto etrore^pei ikufarfipoi coraefaceua Andrea. Alquale eflen*

dojdopo quefta operaallogata la cappeiladel {agramente nella medefima

chiela della famiglia de’ CorbinclIi,cgii lalauoròcon molta diligenza, irai,

tando ne’ baffi rilieui Donato, e graltri artefici eccellenti ; e non perdon an-

dò à ninna fatica,pec farli honorecome veramente fece. In due nicchie,che

mettono in mezzo vn bellilfimo tabernacolo fece due san ci, poco maggiori

d’vn braccio l’vnOjCioè san Iacopo,esan Matteo,lauorati con tanta viuachà,

e bontà,che fi conofeein loro tutto il buono,c ninno errore.Cofi fatti anco

fono due angeli tutti tondi, chelòno in quefta opera per finimento, co ipiu

bei panni,ellendo effiinatto di volare,che fi pollino vcderejcinmezzoèvn

Chrifto piccolino ignudo molto graziofo.Vifono anco alcune ftorie di figli

re piccole nella predella,e fopra il tabernacolo, tanto ben fatte , che la punta

d’vn pénello a pena farebbe quello, che fece Andrea con lo fcarpello.Ma chi

vuole ftupire della diligenza di qftohuomo {ingoiare guardi tutta l’operadi

quella architettura, tanto bene condotta, ecommelTa
,
per cofa piccola, che

pare tutta fcarpelhra in vn falTo lolo. E molto lodata anchoravna pietà gta-

de di marmo,che fece di mezzo rilieuo nel dedale dell’altare,con la Madon»

na,c san Gioaanni, che piangono . Ne fi può immaginarci! piu bel getto di

quello,che fono le grate di bronzo colfinimentodi marmo, che chiuggono

quella cappella,& con alcuni cerui) imptefa, oucto arme de’ Corbinelli,che

fenno ornamento ài candelieri di bronzo. Infomma qucflaopera fu fatta

fenza rifparmio di fatica,& con tutti quelli auuertimenti, chcraiglion lì poi

fono imaginare.Petquefte,e per raltrcopcrcd’Andreadiuolgacoful norae

fiio,fu chiefto al Magnifico Lorenzo vecchio de’ Medici,nel cui giardino ha

Dea coraefièdetto attelo agli ftudij del dilegno,dalRediPoitogaUo', perche

mandatogli da Lorezo lauorò per quel Re molteoperc di fcuUarajC d’archi-

tettura,cparticoìarmenie vn bcUiftìmo palazzo co quattro torri, Scaltri luol

ti edifizi). Et vna parte del palazzo fu dipinta fecondo il difegno
, & cartoni

di mano d’Andrca,che difegno benilTimo, comefi può vedere nel noftroli*

bto in alcune cane di fua propria mano, finite con la punta d’vn carbonci

con alcune altre carte d’architettura beniflìmo intefa. Fece anco vn altare à

quel Re di legno intagliato , dentroui alcuni profeti . E fimilmen te di terra,

per farlepoi di marmo , vna battaglia bciiininia, rappvefentando le guerre,

che hebbe quel Re coni Mori,che furono da lui vinti; dellaquaie opera no

fi vide mai di mano d’Andreala piuficra, nclapiu terribile cofa
,
per le rao*

Uenze,& varie attitudini de’ caualli,pet la ftragede’ mortue per la Ipedi tafii

ria de’foldati in menarle mani. Feceui ancora vna figura d'vn san Marco di

marmo,che fu colà ràriflima. Attcfe anche Andrea, mentre ftettecon quel

Re,ad alcunecofe ftrauaganii,c difficili d’architettura,lecondo i’vfo di quel

paele,per compiacere alRcidcllequali cole io vidigta volibro al Monte San

fouino
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fonino apprcllo gl’heredi fuoi:iIqua!e (ìicono,che e hoggi nelle mani di mac
ftro Girolamo Lombardo,chefu fuo diCcepolo, & à cui rimafe àfìnire come
fi(iir2,a!cuneopete cominciate da Andrea, llqualeeflendo ftatonoucanni

inPortogallo.increfcendogli quella feruilii,edefiderando di riuedere in To
/canai parenti,

e
gramicij deliberò,hauendo medo infieme buona lomma di

danari, con buonagraziadel Retornarfeneà cala. Etcoiì hauuta,macoa
difficultàlicenzade ne tornò à Fiorenza,lafciando chi la dcffe fine all opere,

eherimaneuanoimperfette. Arriuato in Fiorenza, cominciònel M. D. vn

san Giouanni di marmo che battezza Chrifto , ilqualc haucua à efferc mcl-

lo /oprala porta del tempio di san Giouanni, chcèverfolamifericordia: ma
non lo fini

;
perche fu quali forzato andare a Genoua , douc fece due figure

di marmo, vn Chrifto,& vnanollra Donna,ouero san Giouanni, lequali fo

lìovcramentelodatiffime.EiqueHcdj Firenze, coli imperfette fi rimalono,

& anchor’hoggi fi ritruouano nciropera di san Giouanni dctto.Fu poi con*

dotto a Roma da Papa Giulio fecondo, e fattogli allogazione di due fepoltu*

redi marmo,polle in santa Maria del popolojcioèvna perii Cardinale A fca

nioSforza}& l’altra perii Cardinale diliicanati Hrcttiffimo parente del Pa*

pai lequali opere cpfi perfettamcnteda Andrea furono fini te,che piu non li

potrebbe dcfiderare: perche coti lono elleno di nettezza,di beliezza,edigra

zia ben fin{tc,& ben condotte j che in elle fi fcorge Tollcruanza , e le mifure

dell’arte', vili vedane© vna temperanza,che ha in mano vn’oriuolo da poi*

ue^e,che è tenuta coladiuina; e nel vero non pare colà moderna, ma antica,

ijpeirfcttifhma. Et ancora,che altre ve nefiano fimilia quella, ella nondime-
no per l’aintudine,egrazia è molto migliore ;fcnza che non puoeflerpm va

gOjC-bello vn velojch’ell’ha in torno,laiiorato con tan ta leggiadria, che live*

rderloè vn miracolo.Feccdi marmo in santo Angoflinodi orna,cioè in vn

pilallro a mezzo la chicfa,vnasaBta Anna,che tiene in collo vnanoftra Don
na con Chrifto,di grandezza poco meno,che il viuodaqiiale opera fi piio fra

le moderne tenere per ottima
;
perche,fi come fi vede nella vecchia vna viua

allegrezza,
e
proprio naturale^ e nella Madonna vna bellezza diurna jcofi la

figura del fanciullo Chrillo è tanto ben fatto,che niun’altrafu mai condotta

limile a quella di pcrfezzionc,cdi leggiadria. Onde meri[ò,che per tanti an

dì fifréqueniaflè d’appicarui fonetti,& altri vari] ,e dotti componimenti,che

ifraci di quel luogo ne hanno vp libro pieno,ilquale ho veduto io, con noni

piccola marauiglia.E diverohebbe ragione il mondo di coli fare, perciò, he

non li può tanto lodare quella opera , che balli . Crelciuta perciò la fama à*

Andrea, Leone decimo rifoluto di far fare a santa Maria di Loreto rorname
to della camera di noftra Donna di marmi lauorati,fecondo che da Braman*
te età fiato cominciato,ordinò,che Andrea leguitalle quell’opera infino al-

lafine.L’ornamento di quella camera,che haucua cominciato Bramante fa*

ceiiainlule cantonate quattro rilalti doppii.iquali ornati dapilallri con ba*

fe,e capitelli intagliati pofauano fopra vn balanien to ricco d’intagli al to due
braccia,e mezzoj fopra ilquai balamento fra i due pilallri detti haueua fatto

vna nicchia grande per tnettei ui figure a federe : &C fopra cialcuna di quelle

vn’alira nicchia minore, chegiugnendo al collarino di capitegli di que’ pila

ftri, focena canta fregiatura quanto erano ahi i e fopra quelli vcniua poi po-

fico
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l'aco rarchicetturC) il fregio, e la cornice riccamen te in fagliata , trigitando

intorno intorno à tutte quattro le facciate, e rilaltàndo {òpra le quartroca-

tonate frvna nel mezzodiciafcunafaeciata maggiore (percheè quella cams

Tapiulunga,d\elargha)(liicvanitcndceràilme<lefimo riiaìto ncltneìio

-che in fu i cantoni ,& la Nicchia’maggioredifrtroj eia niinofédi foprajve*

Binano àelTere meile in mezzo da vno spazio di cinque braccia daciafcunla

to .Nel quale spazio erano due porte, ciò è vna per lato jper le quali fi haue

uaTentraca alla detta Cappella. E fopra le porte era vnvano fra Nicchia,

c

Nicchia di braccia cinque per farui frorie di marmo. La facciata di nanziera

frmile, ma fenza Nicchie nel mezzo , c raltezzadeU’itnbalainemo faceuaaJ

rifako vno altare, ilqualeaccompagnauano le cantonate de’ pilaÌlri>eicNic

chic de’ cantiNella medefima facciata ecanel mezzo vna larghezza delia me

defima miluta, che gli spazi) dalle bade per alcune ftoriedella parte difoprr.

&di fotto in tanta altezza quanta era quella delle part^, ma cominciando

fopra l'altare era vna gratadi bronzo dirimpetto all’altarcdi dentro perla

quale li vdiua la meda, e vedeua il di dentro della camera, e il detto altaredel

ia Madonna. Intatto dunq «e erano gli spazi],&: vani per le frode, fette vno

dinanzi fopra la grata, due per ciafeun ktomaggiore, e due di lopra^ciodie

tro all’altare delia Madonna, Coltre ciò > otto Nicchie grandi, & otto pie

cole, con altri vani minori, per i’arme,& imprefe del Papa,e della chiefai

Aadrea dunque, hauendo trouato !a '.ofain quefró terrnineifcomparti-coh

ricco,e bello ordine nei fotto fpazij faiftone della vira della Madonna.In vna

delle due facciate dai lati,cominciò per vn^’ a, ce k Natiuità della Madonna

& la conduffeàmezzojonde fu poi finita .lel* uto ùa Baccio BaudinelIiNel

l’altra parte cominciò lo spofaliu'o, ma efìendo anco qt'eftariiA'afa imperfe

ta fo dopo la morte d’Andrea, finita in'quel morìó, che fi vededa Ranelle

da Monte Lupo. Nella facciata dinanzi crdinÒindnepiccoli quadri, che

mettono in mezzo la grata dibronzo,che fi facèile in vno la vifitazione,end

l’altro quando la Vergine,e Giufeppo vannoafàrfi dcfcriuere.Eqncftcfto

rie furono poifattedaFrancefroda San Gallo alloragìouane. Inqnellapat

te poi , doue è lo fpazio maggiore, fece A ndrea TA ngelo Gabbrielio, che an

nunzia la V erginefiichefù in quella ftefla camera, che quelli marmi rinchi*

uggono^con tanta bella grazia, che non fi può veder meglio, hauendo frtto

la Vergine intentifsima à quel faluro ,& l’Angelo ginocchioni, che non di

marmo,ma pure veramente celefte, & che di boca gl’efrà Aue Maria . Sono

in compagnia di Gabbiiello due altri Angeli tuta tondi , efpiccati vnodc'

quali camina apprefrb di lui: e laltro pare, che voli. Due altri Angeli franili)

dopo vn cafamen to,i modo traforati dallo fcarpeliojche paiono viui, in Aria

e fopra vna nuuola trasforata, anzi quafi tutta (piccata dal marmo fono mol

ti puttijchs foftengono vn Dìo padre che manda Io spirito S inro per vn rag

gio di marmo,che pactendofi da lui tutto spiccato parc^ns turalifsinio, fi co-

rnee anco la colomba, che (òpra eflò rapprefenta elio Spirito Santo. Ncfi

può dire quanto fia bello, eiauorato-con fomlifsimo intaglio vn vafo pieno

di fiori,che in quella opera fece la graziola manod’ Andf€a;.itquale nellepia

medegi’Angcii, nella capigliatura, nella grazia devolti;ede’pannt,&ia

lemma in ogai altra colà fpaefe tanto del buono,che non (i può tanto iodate
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quella diuina oprsjche badi. E nel vero quel fariffimo luogo,che fu propria

cafa , & habitazione riella madre del figlino! di Dm , non poteua,quanto al

mondo riceuere maggiore , nepiu ricco , e bello ornamento di qllo che egli

hebbedail’Archiretmra di Bramante, c dalia Scultura d’Andrea sanfauino j

comechefe tutto fiifiedellcpiu preziofegéme orientali, non farebbe fe non
poco piu che nulla a tanti raetiti.ConfumòAndtcatanto tempo in quefti

opera, che quali non fi crederrebbe, onde non hebbe tempo à finire Tal tre

,

chehaucua cominciato : perche oltre alle dette di lopra cominciò in vna làc*

data da vno dei lati la Natiuità di Gicfu Chrifto,i pallori , e quattro Angeli »

che cantano.* equelli tutti fini tanto benc,chepaiono viuifsimi tmalalloria

che lopra quella cominciò dc’Magi,fu poi finita da Girolamo lombardo luo

dilcepolojcda altri. Nella ceda di dietro ordinò, che fi facellero due dorie

grandi, ciò è vnalbpra l’altra :in vna la Morte di efla Nodra Donna,& gl’A-

poftolijchcla portano a lepellire,quattro Angeli in aria,& moki giudei,che

cercano di rubar quel corpo fantilllmo
:

queda fu finita dopo la vita d’Aa

(ireadal Bologna Scultore. Sotto quella poi ordinò,che li facclleladoria del

Miracolo di Loreto , & in che modo quella capelia, che fu la camera di No-
ftra DonnaiCdoue ella nacque, fu alleuata,elalutatadall’Angeloj edouc el-

la nutrì il figliuolo infino à dodici anni, e dimoro poi Tempre dopo la morte

di lui , fulTcfinalmente dagl’ Angeli portata prima in iTchiauonia, dopo nel

territorio di Ricanatidn vna fclua,c per vltimo doueclla è hoggi tenuta con

tanta venerazione, econfolennc frequenza di torti i popoli chriftiani conti

nuamente vifitata
.

Quella lloria dico, fecondo,che da Andrea era dato or-

dinato, fu in quella Ceciata fatta di marmo dal Tribolo Scultore Fioren tino

come al luo luogo fi dira . Abbozzo fimilmente Andreai profctidelle Nic*

chic,ma non hauendo interamente finitone fé non vno, gl’altri fono poi da-

ti finiti dal detto Girolamo Lombardo, c da ai tri scultori, come fi vedrà nel«

le vite, che feguono . Ma quanto in queda parte appartiene ad A ndrea, que

di Tuoi lauorilono i piu beili,& meglio condotti di scultura,che maifuflero

dati fatti infino à quel tempo . Il palazzo fimilmente della Canonica di quel

U Chicli fu fimilmente ieguitato da Andrea, fecondo che Bramante di]com

mellionc di Papa Leone haueua ordinato.Ma elTendo anco rimalo dopo An
dreaimperfeitOjfufeguitàtalafabrica fotro Clemente fectimoda Antonio

da San Gallo, & poi da Giouanni Boccalino Architetto, fotto il Reuerendil

fimo Cardinale di Carpi, infine allanno i565.MentrecheAndrea lauorò

alla detta Cappella della Vergine, fifecelafortificazionedi Loreto, & altre

cofe,che molto furono lodate dall’Inuittifsimo signor Giouanni de’Medici

,

colquale hebbe Andreadrettadimedichezza,clIendo datodaluiconolciu-

tojprimieramentein Roma. Hauendo Andreadi Vacanza quattro meli
dell’anno, per luo ripofo,mentrelauoròà Loreto, confumaua il detto tem-
po al Móte'fua patriali agricoltura,godédofi in tato vn traquilliffimo ripolo

con i parenti , & con gl’amici. dandoli dunque la date al Monte ,vi fabbricò

per le vna comoda cafa,& comperò molti beni , & a i frati di lanto Agodino
di quel luogo fece fare vn chiodro,che per piccolo,che fia, è molto bene inre

lo,le bene non cquadio
,
per hauerlo voluto que padri fabrxcare in fullcmu

ravccchic. Nondimeno Andrea lo ridufle nel mezzo quadro ingrodandoi

q
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pilaftri ne’ cantoni, per farlo tornare, efl"encio sproporzionato ,à buona, e

giufta mifura . Difegnè anco a vna compagnia, che è in detto chioftro, ina»

telata Santo Antonio ,vna bellilsmia porradicomponimen{odorico:Et

iimilmente il tramezzo , & il pergamo della Chiefa di elTolanto Agoftino.

fece anco fare nello fcenderc, per andare alla fonte, fuor d’vnaponajuerfo

la pieue vecchia a mezza colla vna cappellctta per i frati , ancor , che non ne

hauelTero voglia . In Arezzo fece il difegno della cala di Mefler Pietro Alito

logo pcritilsimo : & di terra vna figura grande per Monte pulciano, ciò è vn

Re Porfenajche era cofa fingnlareima non l’ho mai riuifta dalla prima volta

in poi, onde dubito non fia male capitata. Era vn prete Tedefeo amico fuo,

fece vn san Rocco di terra cotta grande quanto il naturale,& molto bello. Il

quale prete lo fece porre nella chiefa di Battifolle, contado d’Arezzo. Et que

llaful‘vldmaScultura,cheface{Ie. Diede anco il dilegno delle foale dellafali

ta al Velcouado d’Arezzo . Et per la Madonna delle lagrime della raedelìma

citta fece il difegno d’uno ornaméto che fihaueuaafàre dimarmo, bellillimo

con quattro figure di braccia quatto runa,ma non andò quella opera inanzi

perla moire di elTo Andrea i iiquale peruenuto all’età di LXVIII. anni,co‘

mequeIlo,chemai non ftauaoziolo,metcendofiin villaà tramutare certi pa

li da luogo à luogo, prefe vna calda ,& in pochi giorni , aggiauato da conti*

nuafebre, fi moriranno 1529. Dolfe la morte dAndrea,per rhonoreallapa

tria,epcr l’amore,& ville à tre luoi figliuoli mafehi, &alle femmine pari*

mente. Etnonèmolco tempo, che Muzio Camillo vn de’tre predetti figli-

uoli, iiquale negli ftudij delle buone lettere rmlciua ingegno bellilsimo,

gl’andò dietro có molto danno della fua cafajC difpiacere degl’amici . Fu An

drea oltre alla profesfione dell’arte,petlbna invero aliai fegnalatajperciochc

fu nei dilcorfi prudente, cd’ogni cofa ragionaua benifsimo.fu prouido,e

collumato in ogni fua azzione, amicilsimo degrhuomini dottò e filolòfo na

turalilsimo. Attefe alTai aliecofe di colmogral2a,& lafciò a i fuoi alcuni dife

gni,efcritti di lontananze, e di mifuce . Fu dillatura alquanto piccolo, ma

benifsimo formato, & complelsionato . I capegli fuoi erano diflefi>& molli,

gl’occhi bianchi, il nafo aquilino,la carne bianca,e rubiconda , mahebbela

lingua alquanto impedita. Furono fuoi difoepoli Girolamo Lombardo det

to 5 Simone Gioii Fiorentino , Domenico dal Monte san Sanino ,
che morì

poco dopo lui:Lionardodel Tallo Fiorentino,che fece in santo Ambtuogio

di Firenze fopralafua fepoltura vn san Ballianodilegno ,elatauoladi mar

mo delle Monache di santa chiara . Fu fimilmcnte fuo difccpolo Iacopo sao

iouino Fiore tino, cofi nominato dal fuo macflro, delquale fi ragionerà a la®

luogo diflcfamente. Sonodunque i’Architetcuraela Scultura

molto obligare ad Andrca,pcr haucr’egli ncll’una ag

giunto molti termini di milure,& ordini

di tirar pefì ,& vn modo di diii

genza,chenon fi era

periniià

zivfatot&neiralcra hauendo

condotto a perfezzione il marmo con giudizio, dili

genza ,
c pratica marauiglioia

,
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Ran (iifpiacere mi penfo io, che fia quello di coloro,che hancn

do fatto alcuna cofa ingegnofa, quando sperano goderla nel-

la vecchiezza: & vedere le proue,e le bellezze degringegni al

irui in operefòmiglianti alle loro , e potere conoicere quanto

di perfezzione habbia quella par te , che efsi han no e/ercitaro :

fi trouano dalla fortuna contraria, ò dal tempo ò cattiua complefsione,ò aN
tracau/aprfui del lume degl’occhi. Onde non poflòno come prima faceua«

no conoicerene il difetto, ne la perfezzione di coloro , chefcntono efler via*

& e/ércf tarli nel loro meftiero. E molto piu credo gli attriftì il lentirelelode

dc’nuoui, nonperinuidia, ma per nópoterccffi ancora efler giudici, li quel

^hmavicoe a ragione, o no.laqual cofa auuenne •
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BensciettO da Rouezzano Scultove Fiorentino ; deìquale al prefente fctiuia

mo la vita,accio fappia il mondo quanto egli fufle vaìen te, e pratico Sculto*

re, & con qnan ta diligenza campafie il marmo spiccato, facendo cofemara*

uiglioie. Fra le prime di molte opre, che coftui lauoròin Firenze, li può ant

noueratevn Camino di macigno ch’e in cafa di Pieifracelco Borgherini,do

ue fono di lua mano intagliati Capitegli fregi, & altri molti ornamenti lira,

forati con diligenza. Parimencein cala diMeffer Bindo aitouitièdi roano

del medefimo vn camino ,& vno acquaio di macigno con alcune altrecofe

molto foctilmen te lauorate,ma quanto appartiene all’Architettura, col difc

gno di Iacopo Sanlòuino allora giouan e . È anno poi 1 511 ellendo fatta allo*

gatione a Benedetto d’vna sepoltura di marmo con ricco ornamento nella

cappella maggiore del Carmine di Firenze, per Piero Sederini flato Conia,

lonierein Fiorenza , fu quella opera con, incredibile diligenza da luilauora

la.perche, oltre a i fogliami ,& intagli di morre,e figure, vi fece di ballo rilie

uo vn padiglione a ufo di panno nero , di paragone con tanta grazia , & con

tanto bel pulimento , eluftro, che quella pietra pare] piu torto vn belliflìrco

rafo nero, che piena di paragone .E per dirlo breuemen te: tutto quello, che

èdi mano di Benedetto in tutta quella opera,non fi può tanto lodare,chcnó

ila poco.E perche attelè anco all’Architettura lì rafletco coldifegnodiBenc

detto à santo Apoftolo di Firenze la cafa di Meffer Oddo Altouiri patrone,

c

Priore di quella chiefa; e Benedetto vi fece di marmo la porta principale,*

iopra la porta della cafajl’armedegl’Akouiti di pietra di macigno,de in c0ail

Lupo fcoriicatojfecchojc tanto fpiccato atorno , che par quali dilgiunto dal

corpo dell’arme: con alcuni luolazzi trasforati,ecolìfottili, che non di pie

tra,ma paiono di fo ttililsima carta. Nella medefima chiefa fece Benedettolo

pra le due Cappelle di M. Bindo Alcouiti
, doue Giorgio Valari Aretino dii

pinlc a olio la taiiola della Concezzionc , lalepolturadimarmo del det-

toMelIèr Oddo, con vnoornaniento intorno, pienodilodatifsimi foglia*

mi, e la carta parimente belliflima . Lauorò ancora Benedetto à concorrenza

di Iacopo Sanlòuino, e di Baccio Bandmclh,come fi è detto, vno degli Apo-

ftoli di quattro bra€cia,& me2zo,per santa Maria del Fiore, ciò è vn san Gio

uanni Euangelifta , che è figura aliai ragioneuolc , e lauorata con buon dilc*

gno,e pratica. Laqualc figura è nell’Opera in compagnia dcll’alcre L’ano poi

1515, volendo i capi, & maggiori dell’ordine di Vall’ombtofa traslatar il cot

po di san Giouanni Gualberto dalla Badia di Pasfignano, nella chicfadisan

ta Trinità di fiorenza,Badia del medefimo ordine,feciono fare à Benedetto il

difegno e metter mano à vna Cappella,& Icpoltura infieme, co grandisfimo

numero di figure tonde, e grandi quanto il viuo , che accomodatamente ve*

niuano nel partimento di queH’opera in alcune nicchie tramezzate dipilaftri

pieni di fregiature,e di grotchelche intagliate fottilraente.E lòtto a tutta que

Ha opera haueua ad effere vn bafamento alto vn braccio,e mezzo, doue ancia

uano ftorie della vita di detto san Giouangualberto
, & altri infiniti ornarne

ti haueuanoaertercjintornoaiiacarta,e per finimento dell’opera. Inqueftale

poirura dunque lauorò Benedetto
, aiutato da molti intagliatori, dieci anni

continui, con gcandifsima fpefadi quella congregazione, & condurteafine

quel lauoronellecafedelGuariondoluogo vicino a fan fai ui, fuor della por
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ta aIlaCroce,cloue habitaua quafì di corinuo il generale di quell’ordine, che

feceua far l’opera . Benedetto dunque condufle di maniera quella cappella,

e

lepoliura , che fece flupire Fioréza . Ma come volle la forte(elIedo anco i mar
mijel’opere egregie deg’huomini eccellenti Ibrtopofte alla fortuna) ellendo

fifra que’Monaci, dopo molte difcordie, mutato gouerno, fi rimale nel m€«
defimo luogo quciroperaimperfeitainfinoali550.Nelqual tempo,effendo

kguerra intorno à Fiorenzajfurono da e foldati guafle tante fatiche,& quel

le ceftelauorate con tanta diligenza spiccate empiamente da quellelìgurine

&in modo rouinato,e spezzato ogni cofa, che que’ Monaci hanno poi ven-

duto il rimanente per piccolifsimo prezzo. E chine vuole veder vna parte,

vada nell’opera di santa Maria del Fiore, doue ne lono alcuni pezzi fiati com
peri per marmi rotti,non fono molti anni, dai rainifiri di quel luogo. Enel

vero fi come fi conduce ogni colà à buon fine in que’Monafteri,e luoghi, do
uecla concordia,e la pacej coli per lo contrario doue non è fé no ambizione,

edifcordiajniunacofafi conducemaiapcrfezzione,neaÌodacofinc. perche

quanto acconcia vn buono, e fauio in cento anni,tanto rouina vn ignorante

villano, e pazzo in vn giorno . E pare che la Ione voglia , che bene /pedo co-

loro,che maco fanno,e di niuna cola virtuola fi dilettano, fiano lèmpre quel

Ii,chccomand!no,egouernino,anzirouiriinoognicola
j
ficomc anco dille

de’principi fecolari non meno dottamente che con verità l’Ariofto nel prin

dpiodel XVII Canto. Ma tornando a Benedetto, fu peccato grandilsimo,

che tante lucfetiche,e spefe di quella religione fiano coli Igraziatamen te ca*

pirate male.FuordinCj&Architettura del medefimo la porta,eveftibulodel

la Badia di Fircnze,eparimen te alcune Cappelle, e infra l’altre quella di fan*

to Stefano fatta dalla famiglia de’PandoIfini . Fu vltimamen ce Benedetto co

ciotto in Inghiltercaa leruigi del R e, alqualefece molti lauori di marmo, e di

bronzo,
e
particolarmente la fila lepoltura. delle quali opere,per la liberalità

di quel Re; cauò da poter viuere il rimanente della vita acconciamente
.

per

che tornato à Firenze,dopo hauer finito alcune piccole cofejle vertigini,che

infino in Inghilterra gl’haueuano cominciato a dar noia a gl’occhi, &: altri

impedimenti caufati, come fi dille, dallo ftar troppo intorno al fuoco àfon«

dere i metalli,© pure d’altre cagioni,gli leaarono ipoco tépo del tutto il lume
degl’occhi. Onderefiò di lauorare intorno all’anno 1550 , e diuiuere pochi

anni dopo. Portò Benedetto con buona, & chiiftiana pacienza quella cecia

ta negl’vltimi anni della fila vita,ringraziando Dio,che prima gl’haueua prò

«cduto,medianteIeluefatiche da poteri viuere honcfiamente.Fu Benedct

to cortefej&galantliuomoje fi dilettò Tempre di praticare con huomi
ai vittuofi.II filo ritratto fi è canato da vno,che,fu fatto quado egli

erag!Ouane,dà Agnolo di Donino. Ilquale proprio è in fui

noftro libro de’difegni , doue fono anco alcune carte

di mano di Benedetto molto ben difegnate.Il

quale per quelle opere merita di edere fra

quelli eccellenti Artefici

anuoueratOc



BACCIO DA MONTE LVPO
SCVLTORS

"Vitiì difaccio daMonte Lupo Scultore , e di

KajfaelioJuo figliuolo

.

B Vanto manco penfàno i popoli , che^li ftraccurati delle

arci , che eVoglion fare, polsino quelle già mai condurre ad al

cuna perfezzione: tanto piu centra il giudizio di molti impa*

rò Baccio da monte Lupo l’arrt della rculmra.EtqueftogIi2!|

•n. j- '^'^^^’P^^'-^^^^^lsfu^gic’uanezzaluiaroda’piaceriquali®^
non iftudiaua r Et ancora che da molti fulTe sgridato, & {ollecitato ,

nulla?®

poco ftimaua I arte . Ma venutigli anni della diferetion e, i quali arrecaiJOil

rcnnoreco;gIirecero{ubitamenre conofeere quanto egli era lonranodal*
buona via Pcrilche vergognatofi dagli altri, chein talearteglipadauonoin
nanzi-, con bonifsirao animo fi propole regnitare,& olTeruarc eoa ogni
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dio, quello, che con la infingardaggine, fino all’ora aueua fiiggito
.
Quello

pcnfiero fu cagione, ch’egli fece nella (cultura que’firutti, che la credenza di

moki, daini piu nonafpettaua. Datolidunque alla arte con tutte le fbrze,&

ckrdtandofi molto in quella, diucnneeccellen te,& raro . E nemoftròfàg*

gioia vna opera di pietra forte, lauoratadi fcarpello in Fiorenza fui cantone

dclgiardino’appiccato col palazzo de Pucci -, che fu l’arme di Papa Leone x.

doucfonduefanciulli, chela reggono con beila maniera,& pratica condot

ti .Fece vno Ercole per Pier Francesco de Medici : & fugli allogato dall’arte

di porta Santa Maria vna ftatua di s. Giouàni Euagelifta p farla dibrózojLaa

quale prima, cheauefle, ebbe affai cótrariiiPerche molti maeftri fecero'moa

(iclli,a concorréza. Laquale figura fu pofta poi fui cato di S. Michele in orto,

dirimpetto all’vfficio. Fu qfta opera finita dalui co (omma diligenzia . Diedi

che quado egli ebbe fatto la figura direna,chi vide l’ordine delle armadure,

&leforme fattele addoflo,l’ebbe p cofa bellilsima , cófiderado il bello inge*

gno di Baccio in tal cofa. Et qgli che co.tata facilita la videro gettare diedero

affaccio il titolojdi auere co gràdifsima maeftria.faldifsimamete fatto vn’bel

getco.Lequali fatiche duratei quel meftiero,nome di buono,anzi di ottimo

maeftro gli diederoie oggi piu che mai da tutti gliartefici è tenuta bellifsima

qftafigura Mettédofi anco a lauorare di legno,intagliò Crocififsi gràdiqua

to il viuOjOnde infinito numero per Italia ne fcce,& fra gh alni vno a frati di

san Marco in Fiorenza fòprala porta del choro. Quelli tutti fono ripieni di

bomfsima grazia ; Ma pure vene fono alcuni molto piu perfetti degli altri

,

come quello delle Murate di Fiorenza, & vno che ne in san Pietro maggiore

non manco lodato di quello : Eta’monaci di santa Fiora, & Lucilla ne fece

vn fìmile,cheIo locarono fopial aitar maggiore nella loro badia in Arezzo,

cheètenutomolropiubel'odeglialtri.Nella venuta di Papa Leone decimo

in Fiorenza , fece Baccio fra il Palagio del podcfla, e Badia vn’Arco trionfale

bellifsimo di legname, edi terra, e molte cofe piccole, che fi fono fmarrite, e

fono perle calede’cittadinùMa venutogli ì noia lo Ilare à Fiorenza,fenandò

à Lucca, douelauorò alcune opere di fcul tura, ma molte piu d’A rchitettura

inferuigiodi quella citta particolarmente il bello, c ben compofto Tem-
pio di san Paulino Auaocatode’Liicchefi, con buona, edotta intelligenza

didentro, e di fuori, & con molti ornamenti. Dimorando dunque in qucl«

la citta infino al 88 anno dellafiiaetàvifiniil corfo della vita: & insanPaa

lino predetto hebbe honoratafepolcuradacoloro, che egli haueuainvita

hoQorato.

Fu coetaneo di coflui Agoflino Miianefescultore, & in tagliatore" molto

ftiraatOjilqualein fanta Maria di Milano cominciò la fepolturade Mons. di

FoiSjhoggirimafa imperfetta: nellaquale fi veggiono ancora molte figure

grandi,efinire,& alcune mezze latte,6c abbozzate, con affai ftotie di mezzo
rilieuuinpez7i,e non muratele con molcifumi fogliami, c Trofei. Fece anco
vn'altra fepoltura, che èfinita,e murata in san Francefeo fatta à Biraghi, con
fcifigiiregrandj,& il bafamento ftoriato,con aliti belliffimiornamenri,che

fanno fede della pratica, & maeflriadiqucl valorofb artefice.

Lafdò Baccio alla mortcfuafragl’altri figliuoli Raffaello, che attefe alla

Jculfufa, cnonpureparagonòfuopadre, ma lo pafsò di gran lunga, Que-
fto



txì terzaparte
fto Raffieilo cominciando nella Tua giouanezza a lauorarc di terra’, di cera,{

di bronzo s'acquiftò nome d’eccellente scultore, e perciò cflendo condotto

da Antonio da san Gallo a Lorero,inficme con molti altri per darfineall’or

namcn to di quella camera fecondo l’ordine lalciato da A ndrea Sanfouino,

fini del tutto Raffaello Io fpofalitio diNoftra Donna ftato cominciato dal

detto Sanfouino ,
conducendo molte cole a perfezzione con bella maniera,

partclopralebozzed’Andrea, parte di fuaìantafia. Onde fu meritamente

filmato de migliori artefici, che vi lauorasfino al tempo fuo . Finita qucH’o*

pera Michelagnolo mife mano, per ordine di Papa Clemente settimo , adat

finelecondol’ordinecominciatoallasagreftia nuoua, & alla libreria disaa

Lorenzo di Firenze •, onde Michelagnolo, conofciuta la virtù di Raffkellofi

ferui diluì inqucllbpera,efra Falere cofegli lece fare, fecondo il modello

che n’haueuaegli fatto, il san Damiano di marmo, clic è hoggi in detta fagte

ftia, fiatila bellifsiraa,&lbmmamenteiodata da ognuno. Dopo la mortedi

Clemente trattenendoli Raffaello apprelTo al Duca Aleffandro de’ Medici,

che allora faccua edificare la fortezza del Prato, gli fece di pietra bigia in vn*

punta del baluardo principale di detta fortezza , ciò è dalla parte di fuori Far

me di Carlo quinto Imperatore, tenuta da due vittorie jgnude,e grandi qui

to il viuo, che furono e fono molto lodate . E nella puntad’vn’altro,cio è ver

fo la città dalia partedi mezzo giorno, feccFarmedel detto Duca Aleflaa*

dro dellamcdefima pietra con due figure . E non molto dopo lauorò vn era

cififfb grande di legno per le Monache di santa ApoIlonia.É per Aleffandro

Antinori allora nobilifsimo, e ncchilsiinu Mercante Fiorentino nellenozzc

d’una fua figliuola vn’apparato ricchifsimo con fiatuc,ftorie, e molti aliti

ornamenti bellilsimi. Andato poiaRomadalBuonarroro glifurono fatte

fare duefigure di marmo
,
grandi braccia cinque, per la lepoìtura di Giulio

fecondo à san Pietro in vincula, murata, efinita allora da Michelagnolo.

Ma amalandofi Raffaello raen tre feceua guefta opera, non potè metterai^''

lo ftudio, ediligen/a, che era lolite .onde ne perde di grado, e fodisfecepoco

à Michelagnolo. Nella venuta di Carlo quinto Imperatore à Roma, facendo

fere Papa Paulo terzo vn’apparato degno di queli’inuittilsimo Principe, fece

Raffaello in fui ponte santo Agnolo di terra , e ftucchi quattordici fiatuc tan

to belle ch’elle furono giudicate le mig!iori,che fnllero fiate fatte in qudl’ap

parato. E che è piu,Icfece con tanta preftezza,chefua tempoavcniraFircn

zsdouefiafpeitauafimilmente FfraperatorCjafarenello spaziodi cinque

giorni , e non piu inlullacofciadel ponte a santa Trinità due fiumi di tetra

di ncue braccia l’uno : ciò è il Reno per la Germania, & il Danubio pcrl’vn

gheria. Dopo,eflèndo condotto a Oruieto,fece di marmo in vnacapellado

ue haueua prima farro il Moka scultore eccellente molti ornamenti bellilli*

mi, di mezzo rilieuolaftoriade’Magi, cheriufei opera molto bella, periata

rietà di molte figure, che egli vi fece con affai buona maniera. Tornato poi

aRomadaTiberio Crirpo,caftellano allora di Caftel sant’ Agnolofuktio

Architetto di quella gran mole, onde egli vi acconciò, & orno molte ftanze

có in tagli di molte pietre,e mifchi di diuetfe lorci ne camini,fineftre,e porte.

Fecegli, oltre ciò vna ftatua di marmo alta cinque braccia
, ciò è l’Angelo di

Caftelio,ch e è in cima del torrion qu adro di mezzo , doue fia lo ftcndardo,à

fimilitodiDe
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limiiìtnclinedì quello, che apparile à san Gregorio, quando haucndo prega

to per il popolo opprcflb da crudelifsima pcftilenza , lo vide rimettere la (pa

da nella guaina. ApprelTo eflendo il detto Crifpo fatto Cardinale, madò piu

Tolte Raffaello à Bolfcna douefabricana vn palazzo . Ne pafsò molto , che.il

Rcuerendifsimo Cardinale Saluiati, eMelTcr BaldaffarriTurrini daPcfcia

diedero a fareaRafFaello,gia toltofi da quella fcruitù del Caftello, e del Car-

dinale Cnfpo, la ftatua di Papa Leone, che è hoggi fopra la fua iepoltura nel

laMinerua di Roma. E quella finita fece Raffaello al detto Meflcr Baldaflar

ri perla chiela di pefcia^doue haucua murato vna capella di marmo , vna fè-

polcura . E alla confolazione dt Roma fece tre figure di marmo di mezzo rilic

uo in vna capella. Madatofi poi à vna certa vita pm da filofofò, che da sculto

re, fi ridufie,amando di viucre quietamente,à Oruieto.doue prefa la cura del

lafabrica di santa Maria, vi fece molti acconcimi, tratcenédouifi molti annij

&inuecthiando inanzt tempo.credo,chc fe Raffaello hauefle prclb a fare ope

rcgradi,comehai'ebbepotuto,arebbe fatto molto piu cole, emigliori,che n6
fece nell’arte. Ma Veliere egli troppo buono,e rifpettofo , fuggendo le noie,

& contentandofi di quel taro,che gli haueuala forte proucduto,lafciò mol-
leoccafionidi fare opere fegnalate .Difcgnò Raffaello molto praticamente,

& in tefe molto meglio le cofe dell’arte , che non haueua fatto Baccio Tuo pa«

dre.E dimanocofidelVvno, comedelVahro fono alcuni difegni nel noftro

libro, ma molto migliori fono, e piu graziofi , efatti con miglior arte quelli

di Raffaello, ilqualc negVornameniid’Archicetturafeguitò affai la maniera

di Michelagnolo, come ne fanno fede i Camini, c le porre , e le fiueftre, che

egli fece in detto Caffello sant Agnolo:& alcune capelle^tte di foo ordina

à Oruieto di bella , erara maniera . Ma tornando a Baccio , dolle affai la fua

morte ai Lucchefjjhauendolo efli conofciuto giufto,ebuonohuomo,evcrfb

ognuno cottele,&amorcuole molto.fiuono Voperc di Baccio cir

cagVanni del Signore 1^55. fu fuograndilfimo amico , cda

lui inpalò multe cofe Zaccaria daVolterra, che in Bo
logna ha molte cole lauorato di terra cotta»

delie quali alcune ne fono nella chie

fa di san Giuleppo.
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fi; con Andrea del Vertocchio, che allora pervn Tuo coli fatto hamorell era

dato ai dipìgnere: e (otto lui, hauendo per compagni , e per amici , fe bene

erano concorrenti, Pietro rerugino, e Lionardo da Vinci, attefe con ogni

diligenza alla pittura . E perche à Lorenzo piaceua fuor di modo la maniera

di Lionardo > la Teppe coll bene imitare, che niuno fu che nella pulitezza , c

Bcl finir i’opcrc con diligenza l’imitalTe piu di lui,comc fi può vedere in mol
tidiicgnt fatti e di ftiie, edi penna, ò d'acquerello,che fono nel nofteo libro;

fra 1 quali fono alcuni ritratti da medaglie di terra, acconci fopra con panno

linoincerato, & con terra liquida; con tanta diligenza imitati , con tan ta

pacienza finiti, che non fi può a pena credere non che fare, per quelle cagio

aiadunquefu tanto Lorenzo dalfuomaeftro amato,che quando Andrea aa

dò a Vinezia a gettare di bronzo il cauallo, eia fiatila di Bartolomeo da Ber*

gamOjCgltlafciòà Lorenzo ruttoil maneggio, & amminiflrazionedelle file

entrate, c dc’negozii , e parimente tutti i difegni , riiieui, flatue , e maflèrizie

deir Arte. Etall’incontro amò tanto Lorenzo effo Andrea fuo Maeflro,chc

oltre all’adoperarfi in Firenze con incredi bileamore in tutte le cofe di lui,an

dò anco piu d’nna voltaà Vinezia à vedctlo,e rendergli conto della Tua bua
na arammiflrazionc ;& ciò con tanta fodisfazione d’Andrea,che fc Lorenzo

l’hauefle acconfentito , egli fe Tharebbc inilituito herede . Ne di quello buo
co animo fu punto ingrato Lorenzo,poi che egli,raorto Andrea , andò a Vi
ccziaj&'CondufTe il corpo di lui à Firenze ;& agl’hcredipoi confcgnòcio

che fi tcouaua in mano d’Andrea, eccetto i difegni, pi tturc,fculture,& altre

cofedell’arte. Leprine pitture di lorenzo furono vn tondo d’vna Noftra

Donna, che fu mandato al Re di Spagna, il difegno della qual pittura ritraf*

fcdavnjd’Andreafuo Maeflro;& vn quadro molto meglio, chei’altro,chc

fu fimilmenteda Lorenzo ritratto davno di Lionardo da Vinci,& mandato
anch’efTom Ispagna,ma tanto firaile a quello di Lionardo, che non fi cono*

fccual’vno dall’aitro . E di mano di Lorenzo vna Noflra Donna in vna tauo

la molto ben condotta, laquaicèacanto alla chiefa grande di san Iacopo di

Pifloia. £ parimeli te vna.che n’è nello Spedale del Ceppojche è delle miglio

ri pitture,che fiano in quella città, fece Lorenzo moiri ritratti,e quando era

giouanefece quello di fe ftcflo, chet hoggi appreflo Gianiacopo fuo difcc*

polo,pittore in Fiorenza, con molte altre cofelafciateglida Lorenzo , fra le*

quali fono il ritratto di Pietro Perugino
; e quello d’Andrea del Verrocchio

fuo macflro.RicrAfTeanco Girolamo Beiuieni huomodotcifsimojefuo mol
to amico. Lauorò nella copagnia di s. Bafliano dietro alla chiefa de’Seruiin

Fiorenza in vnatauolala N. Donna, s. Balliano,& altri sàtire Fece alfa! tare

dis. Giufeppo in santa Maria del Fiore efio santo .Mandò à Mote Pulciano

vnatauohjcheè nella chiefa di santo Agoflino ,détroui vn crucififlolaNo*

lira D6na,c s. Giouanni,latti con molta diligéza. Ma la migliore opera, che
Lorézo facefle mai , equella in cui pofe maggiore ftudio,e diligenza, per vin

cere fe ilcflo,fu quclla,chc è in Cclìcllo a vna capella doue in vna tauola è la

N.Dóna,s.Gmliio,cs.Niccolo:&chi vuolconolcere,chcil lauorarc pulito à

olio c neccilario à volere, che l’opcre fi conferuino,veggia quella tauola,la-

uoratacon tanca pulitezza,chc non fi può piu. Dipinfc Lorenzo,eflcndoan

corgiooaneinvDpilaflio d’oc.s.MichclevnfanBaicoImeo, alle Mona-
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che di sSta chiara in Fioreza vna tauola della Katiuirà di Chrifto , co alcun}

paftcri,& Ange!i:et in qfta,o]trera!tre cofe, mi/c giidiligézain cótrafarcal

cune herbe tanto bene, che paiono naturali, nel medefimo luogo fece in ua

quadro vnas.wadalenain penicézajCti vn altro appreflo lacafadÌM.Ottauia

no defedici fece vn tódo d’una n. Dona, in s. Fnano fece una lauola , ctinà

Matteo dello spedale di Lclmo lauorò alcun e figure. in sata Reparata dipinfc

1 Angelo Michele in vn quadrotet nella cópag nia dello scalzo vna tauolafàt

tacó molta diligéza.et oltrea qfteopere,fece molti quadri di Madóne,cd’al

tre pircure,che fono p Fior, nelle cafe de’cittad ini. hauédo dunqj Lorezo,ir.e

diate qfte fatiche, mello infìeme alcune fomme di danari,CGmeqllo, chepiu

lofio che acrichirc difìderaua quiete , ficómifein s. Maria nuouadiFiorcza

ladouevifTejethebbe comoda habitazionemfino alla raorte.fu Lorézomol

to parziale della fetta di fra Girolamo da Ferrara , e vide sepre come huomo

}ionefto,edibuona vitai,vfado amoreuolméte correfìadouunqjleglienc

porgeua occafìone. fìnalméte puenuto al 78 ano della fua vita, fi morì di vec

chiezza,etfu fepeJlito ins. Piero Maggiore l’ano 1530.fu coftui iato finito,epa

lito ne’fiioi lauori , che ogni altra pittura a cóparazionc delle fueparràsépte

abbozza tajCt mal netta, lafcìo molti difcepoli,e fra gl’altri Giouani Antonio

sog)iani,e TÓmafo di Stcfano.Mapche del Sogliano fi parlerain altroluogo»

dirò quato a Tom. ch’egli imitò;moI to nella pulitezza il fuo maeftro, cfeceia

Fiorenza,e fuori molte operejnella villa d’Atcetri aMarco del Nero vna tauola

d’vnaNatmitàdiChrifto codotta molto pulitaméte. Malaprincipa! profesfip

ne di Tomafo fu col tépo di dipignere drapperie , onde lauorò i drappelloni

megliojche alcun’altro.e pche Stefano padre di Tómafo era flato miniatore

et anco haueua frtto qualche cofa d’ArchitetturaiTomafo p imitarlo códufle

dopo la morte di efìo Tuo padre, il potè a Sieuelóiano a Fioréza x miglia, che

allora era p vna piena rouinato : e fimiimcte qllo di s. Piero a potè in fulfii»

me di BiféziOjche è vna bell’opera . e dopo molte fabrichefatte p Monafterii,

& altri luoghi,vlnmamétc, eflendo Architettore dcll’ArtedellaLanafcceil

modello delle cafe nuoue, che fece fare quell’Arte dietro alla Nunziata'j efi-

nalméte fi roorìefrédo già vecchio di 70 anni ò piu,l’anno 15^4,6 fu fepolto

in s.Marco,doue fu honorcuolméte accòpagnato daH’ACcaderaiadel difegno.

Ma tornado a Lorenzo, ei lafciò molte opere imperfetteallafuamorte, epat

ticolarmence vn quadro d’vna pafsione di Chriito molto bello, che venenel

le mani d’Antonio daRÌcafoIi,& vna tauola di M. Fràcefeo da Caftiglionica

nonico di sàra Maria del Fiore,chc la mandò a Caftiglioni,molto beila .Non

fi curò Lorenzo di fare molte opere gridi, pche penaua aliai a códurle.c vi da

raua fatica incredibile: e masfimaméce pche i coiori,ch’egÌi adoperaua erano

troppo fottilroéie macinatijo]tre,che purgaua gl’oiii di noce,e fliilauagli; &
faceuain fullc tauolelle le meftiche de’coion in granumero, tanto, chedalla

prima tinta chiara,aU’vltima ofeura fi cÓduceua a poco a poco con troppo, e

veramente fouerchio ordine, onde n’hau tua alcuna volta in folla tauolclh

•25, e ircca,epcr ciafeuna teneua il fuo pennello appartato .e doue egli lauota

uanó vo]eua,che fi tacefie alcun mouimcto, chepoceflefarpoluerc.laqualc

troppoeftremadiligézanóèforfepiulodeuolepuntojchcfifia vna llreina

cegi igenzai-perchc in tutte le cole fi vuolehaucrc vn certo mezzore flarloi*

jaaoiiagrsilremhchc fono comunemente vizioii.
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Baccaccino Bittere Cremonefi.

Vandola fortuna ha tenuto vn pezzo a ballo conia poucriàla

B
qualche bcU’ingcgno , alcuna uolta foole rauuedcrlì,

f\
& in vn punto non afpettato procacciare acoloi, che diSzi gl’c

ranimicoin varii'modi,bcneficH,per liftorarein vn’ annoi
difpetri j crincomoditàdicnoiti. liche lìvidein Lorenzo di

lodcuÌcoCainpanaio,Fiorcntino, ilqualcfi adoperò cofinellecol'e d’Ar-
chitettura, come di Scultura, efu tanto amato da Raflàelloda Vrbino, che
r!OD fole fii da lui aiutatOjfic adoperato in molte cofo,roahebbc dal r.iedel«e

^0 per moglie vnaforella di Giulio Romano difoepolo di eflo Raffaello. Fini

iweazEtio { che cofi fu fcinpte chiamatojineilafuàgiouanczza. iafepolrnra
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del Cardinale Fortegucrri, poftain san Iacopo di Piftoia, e (lata già cornili»

data da Andrea delVcrrocchioj e fra Palire cofe vi èdi mano di Lorenzctio

naChantà .chenonèfenon ragicncuole rcpoco dopo feccàGiouantu

Barroliniper ilfuo orto vna figura, lacuale finita, andò à Roma,douclauo

tò ne primi anni molte cole, delle quali non accade &re altra memoria. Do

co eflédogliallogatadaAgoftino Ghigi per ordine di Raffaello da VrbÌDo,

la Tua fepokura in santa Maria del popolo, douehaueiia fabricato vna capd

la i Lorenzo fi roife a quella opera con tutto quello ftudio, diligcf!za,efanci

che mai gli fu poffibile, per vlcirnecon lode, per piacere aRaffaelloidal qua»

lepoccua molti fatìoti,& aiuti spcrarciepercflernclargamen te rimunerato

dalla liberalità d’Agoftino huomo ricchifsimo.Kccotali fatiche furonole

non benifsimo Ipelc, perche aiutato dal giudizio di Raffaello condufTeapet

fezzione quelle figure : ciò è vn Iona ignudo vfeito del ventre del pefee, per

la reflurezzione de’morti -, & vno Elia, che col vafo d’acqua ,& co! paneiub

cinerizio viuedigrazia fottoilgincpro.Qucfteftatite dunque furonoda

Lorenzo à tutto fuo potere con arte, e diligenza à fomma bellezza finite.tna

egli non ne confegui già quel premio, che il bifogno dellafua fair:ig!ia,c taa

te fatiche meritauano
:
pcrcioche hauendo la morte chiufi gLocchi ad Ago»

flinOj&quafi in vn mcdefimo tempo a Raffaello, le dette figure, per la poca

pietà dcgl’hcredi d’Agoftino, fegli rimafono in bottega , douc fteitcnomol

ti anni .pure foggi fono fiate meffe in opera nclladcttachicfa di santaMa*

tiadelpopoloaliadettafcpoltura. Lorenzo dunquecaduto d’ognifperaiii

za per le dette cagioni, fi trcuò per allora hauere gettato il tempo,e la fetica.

Douendofi poi ellequirc il teftamento di Rafiaello gli fu fatta fare vna ftaiu*

di marmo di quattro braccia d'vna Koftra Donna, per lofepolcro di elio

Raffaello nel tempio di santa Maria Ritonda , douc per ordine fuo fu reftaiw

ratoquel Tabernacolo. Fece il medefimo Lorenzo per vn Mercante de Peri

malia Trinità di Rema vna sepoltura con due fanciulli dj mezzo rilieuo.E

d’Architettura fece il difegno di molte cafè, e partitolarméte quello del pa-

lazzo di Mefier Bernardino Caffarelli,e nella valle la faccia ta di dcniro,& co

fi il difegno delie ftallc, & il giardino di fbpra
.
per Andrea Cardinale della

valle, douc accomodò nel partimen to di queli’opera,Colonne, Baie, ^ Ca»

pi tegli antichi; &fparti attorno per bafamento di tutta queil’cpeia Pili anci

chi pieni di ftorie. E piu alto fece lotto cei te nicchionc vn’altro fregio di tot

tamidicofe antiche, &difopraneilcdette Nicchiepofe alcune ftatuepur

antiche, e di marmOjlequali fe bene non erano intere, per cfleic qualefenza

tefta quale fenza braccia
, & alcuna fenza gambe, & in fòmma ciafeuna eoa

qualchccofamenojl’accomodò non dimeno benifsimo hauendo fatto tifa*

re à buoni scultori tutto quello, che mancaua . Laquale cofà fu cagione, che

alirifignori hanno poi fattoi) medefimo,&reftaurato moke cofe antiche,co

me il Cardinale Cefìs , Ferrara, Farnefe, e per dirlo in vna parola, tutta Ro-

ma. E nel vero hanno molto piu grazia quefte anticaglie in quefta maniera

rcftaurare.chenon hanno que tronchi impcrfètci,ele membra fenza capo,

ò

in altro mode diffetrofe, c manche .Ma tornando al giardino detto fu pollo

fbpra le Nicchie lafiegiatura, clic vi fi vede di fiorie antiche di mezzo rilieuo

bellifs. e rarifs.Laquale inuezionedi Loiézogli giouò infinitamente, perche
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piflaugrinfoctuni di Papa Clemente, egli fu adoperato con Tuo molto ho*

note, Se vtile
.

percìoche hauendo il Papa veduto
,
quando fi combattè Ca*

ftcllo santo Agnolo,che due cappellette di marmo, che erano all’entrare del

ponte , haucuano fatto dano; perche ftandoui dentro alcuni fbldati archibu

gicri amazauano chiunche s’affacciaua alle raura,& con troppo danno, ftan

do elTial ficuro leuauano le diflèfe, fi rifbluè Tua Santità leuare le dette cap*

pelle, c ne luoghi loro mettere fopra due bafamenti due ftatue di marmo.Et

cofi fatto metter fu il san Paulo di Paulo Romano, delqnalefi è in altro luo*

go ragionato, fu data a&reraItra,cioè vnsan PÌeroaLorenzetto,ilqualeQ

portò affai bene,ma non palio già quella di Paulo Romano . Lequali due fta

tue furono polle, & fiveggiono hoggi all’entrata del ponte. Venuto poi a

mortePapa Clemente, furono allogatea Baccio san-dmelli le fepolture di ef

fo Clemente,e quella di Leone decimo,& à Lorenzo data la cura deilauoro

di quadro, che vi fi haueua à fare di marmo j onde egli fi andò inquefta ope*

ra qualche tempo trattenendo . Finalmentequando fu creato pontefice Pa*

pa Paulo
3
elTédoLorézo molto malec6dotto:& afiai c6fumato;& no hauedo

altro, che vna cafa,laquale egli fteflo fi haueua al macello de’corbi fàbricatp,

& aggrauato di cinque figliuoli,& altrelpefe, fi voltò la fortuna al ingrandir

lo, e riftorarlo per altra via
.

percìoche volendo Papa Paulo, che fi feguitafle

lafabrica di san Piero , e non effendo piu vino ne Baldaffarri Sanefe, ne altri

di coloro,che vi haueuano attefo.: Antonio da san Gallo mife torenzo in ql

l’opera per architetto , doue lì facenano le mura in cottimo a tanto la canna

.

iaonde in pochi anni fu piu conofeiuto , c rillorato Lorenzo lenza affaticar

fi, chenon era flato in molti con mille fiitiche: hauendo in quel punto hau-

uto propizio Dio,gl’huomini,e la fortuna.E fe egli fulTe piu lungamente vi*

uuto,hauercbbe anco molto meglio rillorato que’danni, che la violenza del

k forte, quando beneoperaua, indegnamente gli hauea fatto. Ma condotto

fi all’età d’anni XLVII fi mori di febre l’anno 1 541. Dolfoinfinitamete la mor
te di collui a molti amici Tuoi, chelo conobbero Tempre amoreuole, e difcre

to. E perche egli vilTe Tempre da huomo da bene,e collumatamen te , i depn

iati di sa Piero gli diedero in vn depofiio honorato fepoIcro,e pelerò in quel

io lo infrafcritio Epitaffio.

SCVLPTORI LAVRENTIO FIORENTINO
Roma mihi tr&mttmulm,¥hrentUuiUm i

Kemo alio ucll€tnafci,a‘oSire loco.

M. D X L I.

Vix.ann.XLVILMen.II. D. X V.

Hauendofi Boccaccino Cremonefe ilqualetuquafi ne medefimi tempi
nellafua patria,eper tutta Lombardia acquiflatofama di raro,e d’eccellente

pittore, erano lommamentclodateropercfue, quando egli andato a Roma
per vederel’operedi Michelagnolo tanto celebrate,nonT’hcbbe fi tollovc-

dure, chequantopotc il piu cerco d’auilirle, abballarle, parendogli quali

tanto inalzare le llefib quanto biafimaua vn huomo veramete nelle cole del

dif(rgno,anzi m turtegeneralmenteEccellentilsimo. A coftui dunque efieo

do aOogata la capella disama Macia Traspontina; poi che l’hcbbe finita di di

pignere.



terzaparte
pignere,eTcojjertajcb iaci tutti coloroj i,quali penfàndo, chcdoue/Ie pa(I«{

il Cielo,non lo videro pnc-aggiugnereal paleo degi’vliimi (blari delle cafe,

percioche vcggeado i pittori di ^.oma.la incoronazione di Noftra Dona,die

egli haucua Farro in quellopefacon alcuni fanciulli uolan ci, cambiarono la

marauigliam nlo. E da quello fi può conofcercjchc quando i popoli comii»

ciano acl inalzare col giido alcuni, piuecc. nel nome, che ne i fatti, èdifficiie

cofa potere,ancora che a ragione,abbacrcrgli con le parole,infino a chelopc

te fteiie contrarie in tutto a quella credenza non dilcuoprono quello cheto

loro tanto celebrati, fono veramente, & è quello certifsimo,che il maggio-

re dannOjche a gl’altri huomini faccianogli uomini, fono le lodi,che fidan

no troppo pretto agli ingegni,che fi aftaiicano nell’operare. perche facendo

co tali lodi coloro gonfiare acerbi,non gli iafeiano andare piu auanti,&colo

IO tanto lodati, quàdb non ricfconolopcre di quella boncà,che fi aFpettaua

no,accorandoli di quel biafimo,fi di/perano al tutto di potere mai piu bene

operare, la onde coloro, che laui Ione deono aliai piu cernere lelodi, chcil

biafimo: perche quelle adulando ingannano,&: quello feeprendo il veto,la

fegna
.

partendoli addunqueBoccaccino di Roma per Icnticlì da tutte le psr

ti traficto,e lacero,le ne tornò a Cremona,equini il hieglio,che feppciepotè,

continuò d’efieicitar la pittura . e dipinfe nel Duomo, iopra gi’archi di me»

20 tutte le ftocie delia Madon na, laquale opera e molto ftimata io quellacit

t4 .feceancoaltieopere,e per lacittà,e fuori, delieqnàli non accadefar meh

xi'óhe.infegnòccftui l’arte a vnfuo figliuolo, chiamato Càmiilo,iiqoalc at-

tendendo con piu ftudio all arte s’ingcgnòdi rimediare douehaueaa mai»

caro la vanagloria di Boccaccino.di mano di quello Catnillo fono akunco-

pere ih san Gismondo lontano da Cremona vh miglio, leqoah dai Ctemo»

nell fono ftimate la miglior pittura, chehabbiano, fece ancora in piazzane!

la facciata d’vna cala,& in santa Agata tutti i partimen ti delle volte,& alci»

neTauole,c la Facciata di s'anto Antonio con al tre cole,che lo fecero conofee

re per molto pratico. E fe la mòrte non i’hauelle anzi tempo leuato del moa

do,hauercbbe fatto honoratifsimariufcita, perchecaminaua per buona via.

Ma|qIleopere no di meno che ci ha lafciate meritano, che di lui fi faccia me-

moria . Ma tornando a Boccaccino,fcnza hauer mai facto alcun migliorarne

to nell’arte,patto di quella vita d’anni 5S»Ne’tempi di coftui fii in Milano vn

miniatore aliai valente chiamato Girolamo,di mano delquale fi veggionoal

faiopere,equiui,&:in tutta Lombardia, fti fimilmcnrcMilanelc,e quali nc

medefimi tempi Bernardino del Lupino pittore dilicanfsimo,e molto vago,

comclì puovederein molte opere,che fono di fuamanòin quella città, &a

Saroncluogo lontano da quella 12 miglia, in vno spolaliziodiN. Donna,

in altre Itone,che fono nella chicla di santa Maria,fàitein frefeo perfèt»

tilsimaméte . lauorò anco a olio molto pulitamente, e fu pcrlona

corteie,& amorcnole molto delle cofe fuc: onde fegli con-

vengono meriramete tutte qlle Iodiche fi deono a qua

luuche artefice, che cò i’ornaméto della cortefia

fa no meno rifplédere l’opere , e i coftumi

della vira, che con refière eccelicnic

quelle dell'Arte.



Vttadi^aliapimFernT^ Sanefè Ftt. Arch.

I
Ra tutti] doni,che diftribuifcc il Cielo a i mortali ,nc(Tuno già
ftaméte fi puote ò dee tener maggior della virtù,& Quiete,

&

pacedeiranimo ;facédociq!la per lepre immortali, e qfta bea

li.E però chi di qfte èdotato, oltre l’obligOjche ne dee hauere

grandifsimo a Dio; tragl’altri ,quafifraletcnebre vn lume,
liraconorcere:ncl!a maniera, che ha fatto ne’tempi noftri BaldalTarre Petuz
putore,& architetto Sanefe . Delquale ficuramente pofsiamo dire , che la

odeltia,eIabontàchefi uidero inlui^fulfinorami non mediocri della fora

^yranquilìij^^cheforpirano Tempre le menti di chi ci nafee; &cheropcrc
* Mi lifciateci funo onoraiifsimi ftu Ili di quella ucra vittù, che fu in luim
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fufà dal Cielo . Ma le bene ho detto di fopra BaIdaflarreSancre,pcr cbefuj{

pre per Sanefe conofciuto,non tacerò, che fi come fette città combatterono

fra loro Homero,volendo cialcuno,chc egli fufie Tuo cittadino}Cofi tre nobi

lifsimccittàdi Tofcana, cioè Fiorenza,Volterra, e Siena hanno tenuto da*

Icuna che Baldafiarre fia fuo. Maa dirne il uero, cialcheci-ina ci ha parte, per

cìoche efiendogia trauagliata Fiorenzadallegiierre ciuili, Antonio Peruzzi

nobile cittadino Fioren tino,fèn’ando, per viuerepiu qiiieramente,adhabita

re a Volterra ; la doue hauendo qualche tempo dimorato,l’anno 1482 prefe

moglie in quella città,& inpochi anni hebbe duefigliuolijVno Malchio chia

maro Baldafiarre, & vna femmina, che hebbe nome Virginia. Horaauucn

ne, correndo dietro laguerraa coftu!,chenull’altro cercaua,che pace,equie

te,che Volterra indi a non molto,fu saccheggiata
.
perche fu sforzato Anto

nio fuggirli a Sienaje li,hauendo perduto quali tutto quello , che haueua,a

fìarfi aflai poueramente. Intanto efiend© Baldafiarre crefeiuto, praticauasc

pre con perfoneingegnole,eparticolarmentecon Orafi, edifegnatori.pcr

che,cominciatogliapjacerequelFArti, fidiedede) tutto al difegno.EnoQ

molto dopo mortoli padre fi diede alla pittura con tanto ftudio, cheinbre*

itifsimo tempo fece in ella raarauigliofo acquifte, imitando, oltre l’operc de

Maeftri migliori,le cole viue,e naturali.& coli facendo qualche cofa potècó

quell’arte aiutare fé fteflojla madre,e la forella, e fegui tare gli ftudii della pii

tura.Furono le fue prime opere{oItre alcune cofe 1 siena,nó degne di memo

ria) vna capelieua in V olcerra appreflo alla porta Fiorentina, nella quale tó

dufle alcune figure con tanta grazia,che elle fu cono cagione, che fatto atnid

ziaconvnpiitore Volterrano chiamato Plero,ilqualeftaua il piu del tempo

in Roma,egIi len’andafiela con eflohii,chelauoraua per Aleflandro fefìo

alcune coie in palazzo. Ma eflendo morto Aiefikndro, e non lauorandopiu

Maeftro Piero in quel luogo, fi mife Baldafiarre in botregadel padrediMa»

turino, pittorenon molto eccellente, chein quel tempo di lauoti ordinarii

haueua fepre molte cole da fàre.CoIui dunqj meflo innanzi a Baldafiarre vn

quadro ingeffàto,glidifie,renza dargli altro cartone,odjlegno,chevifàccfie

dentro vna N. Donna. Baldafiarre prefovn carbone in vn tratto hebbe con

molta pratica di/egnato quello che voleuadipignerenel quadro:& appreflo

dato di mano a i colori,fece in pochi giorni vn quadro tanto belIo,e ben fini

to,cKe fece ftupire non folcii Maefiro della bottega,ma moiri pitiori,chelo

videro . I quali concici uta la virtù fuajfurono cagione, che gli tu dato afarc

nella chiela di santo Honofrio la capella dclFAltar maggiore,!aquaIecg!ic5

duiTeàfrefco con molto bella maniera,& con molta grazia. Dopo nella chic

iadi finto Rocche a Ripa fece due al ere capellettein frefeo. perche comincia

toaefierein buon credito fucodetto a Hoftia, doue nel Mafchio della Roc

cha dipiale di chiaro feuroiu alcune ftanze fio rie bellirsime,cparricolarm^

te vna battaglia damano in quella maniera, che vfauano di combattere an

ticamen rei Romani apprefio vno squadrone difoldati, che danno Vaflàl

toavaa Rocca; doue fi veggionoi loldati con bcllilsima, e pronta brauiua»

coperti colle targhe,appoggiare le leale alla maragliai& quelli di dentro ti^

buttargii có fierezza tcrr:b:Ie.feceà:o i qfia ftoria molti inftrumcri daguerJ^
aarichi

, c fimilmentc diuerle forti d’armi
, & in vna laia molte altre ftorie ^
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nate qaafi delle mig.tori cofe^chc faceffe^ bene e uero,che fu aiu taro in quc-

ftaoperadaCefareda Milano. Ritornato Balda iTarre, dopo quefti lauori, in

Roìtiafece amicizia ftietiilsima con AgoftinoGhigi Santfe.h perche Agoftt

no natura] menteamaua tutti i virtuofi^e fi perche Baldallaric fi faceua Sane

fe,onde potè con l’aiuto di tanto huomo trattcnerfi,eftudiatelecofedi Ro
ma, maisimamcnte d' Architettura: nelle quali

,
per la concorrenza di Bra«

mante fece in poco tempo marauigUofo frutto . ilche gli fu poi,corae fi dira ,

di honore ed'vtiiegtàdilsimo. Attefeanco aIlapiofpettuia,e h fece in quei

la fcienzia tale,che in elfa pochi pati alni habbiam veduti a tempi noftri ope

rare: il che fi vede mani fellamente in tutte l'operefue. Haucndo intanto Pa

pa Giulio fccondofattovncotridorcin palazzo,& vicino al tetto vn'Vcellie

ra, VI dipinfe BaldalTarri tutti i mcfi di chiaro fi:uro,& gl’efiercizii, che fi fan

no per ciafcun d elsi in tutto Tanno.Nella quale opera fi veggiono infiniti et

famenci, Teatri,Anfiteatri, Palazzi , & altre fabbriche con bella inuenzionc

in quei lu^o accomodate, lauorò poi nel palazzo di san Giorgio per il Car

dinale Rafmello RiarioVclcouo d’Hoftia , in compagnia d’altri pittori alcu«

ne ftanzej e fece vna facciata,dirimpetto a MeficrVlifie da Fano} e fimilraen

te quella diefio Mefier VlilTej nella quale leftorÌe,che egli vi fece d Vlif

fagli diedero nome, e fama grandiffima. Ma molto piu glie ne diede il mo«
dello del Palazzod’AgoftinoGhigijCondoctoconquella bella grazia, che

fi,vede, nonmurato, mavcramentenatoi&l’adornò fuori di cerrctta coti

iftoriedi fuamano molto belle. Lafala fimiiracnte èfattain partimenti di

colonne, figurate in profpetciua:lequa!icon iftrafori moftrano quella es-

iere maggiore. Equello, chièdi Ihipenda marauiglia,uijfi vede vna log-

gia in lui giardino dipinta da Baldaflarre, con leftoricdi Mcdula, quando
ella conuefcegl’huominiin fallo, che non può immaginarfi piu bella; &
tpprello quando Perfeole caglia la ccfta, con moltcaltre ftorie ne’ peducci

di quella volta : E l’ornamento tirato in profpcttiua di ftucchi, & colori con

trafattiè tanto naturale, e viuo,che anco agrarcefici eccellenti pare diri»

licuo. E mi ricorda , che menando io il Caualierc Tiziano, pi ttoreecccllé»

lifsimo,& honorato, avedere quella opera, egli per niun modo voleua

credere, che quella folle pittura: perche mutato veduta”, ne rimafemaraui*

gliato. sono in quello luogo alcune cofe fatte da fra Seballian Viniziano del

la prima maniera;e di mano del Diuino Raffaello, vi è(comefièdetto) vna

Galatearapica dagli Dii Marini.Fcce anco BaIdaflarre,pallato Campo di Fio

re,per andare a piazza Giudea,vna facciata bellifsima di terretia con prolpet

tiucmirabiliilaqualefu fatta finire da vn cubiculario del Papa:&: hoggi èpol

fedutada Iacopo Strozzi Fiorentino . Similmente fece nella pace vna capei*

la a Mclfcr Ferrando Ponzettijche fu poi Cardinale, all’entrata della chiefa

amanmanca,con iftorie picco le del Teftamento Vecchio, & con alcune fi-

gure anco alTai grandi . laquale opera,per cola infrefco è lauorata con molta
diligenza . Ma molto piu moftrò quanto valellc nella pittura,c nella profpeC

tiua nel medefimo tempio vicinol all’Altar maggiore : doue fece, per Mellec

Filippo da Sicnacherico di cameta,m vna ftoria quando la Noftra Donna la

Icndoi gradi, va al Tempio,con molte figure degne di lode, come vn gentil*

huomo vellito airaacica,il quale fcaualcaco cÌ’uq fuo Cauallo,porge mentre



,4» T F, R Z A P A R T E

t Iwuidori l’afpettaojla limofina a vn poucro tutto Ìgnudo,c mercbiniffimo,

il quale fi vcde,che con grande affetto gliela chiede. Sono anco ih quefioluo

go cafamenti V3rii,& ornamenti bellilsimi . & in quella opera , fimilmence

làuoracainfrefco, fono con trafàtti ornameli ti di ftuccho intorno intornoi

chemoftrano edere con campanelle grandi appiccatialmuro,comefulIc

vnatauoladipinta à olio. E nel honoraiifsimo apparato,che feceil popolo

Romanom Campidoglio, quando fu dato il ballone di santa Cbiefa al Du.

ca Giuliano de’Medicij di fei ftorie di pittura , che furono fatte da fci diuerfi

eccellenti pittori,quella,che fu di mano di Baldafiàrri, alta lette canne,data

ga tre,e mezzo,nella quale era quando Giulia Tarpea fa tradimento a i Rcs

mani, fu fenza alcun dubbio di tutte Talrre giudicata la migliore. Ma quello

che fece flupire ognuno fu la profpe ttiua, ò vero Scena duna Comedia, tan

IO bella,che non e posfibiìe immaginarli piu
:
pcrcicche la varietà e bella mà

nierade’cafamenti, lediuerfcloggie, la bizzarria delle porte, efineftre,&

raItrecofe,che vi fi videro d’Archi ter tura, furono tanto beneintele,cdicofi

ftraordinariainuenzione,che non fi può dirne la millefima parte. A Meiler

Francefco da Noricia,fece perlafua cala in lulla piazza de’ Farnefi,vna porta

d’ordine Dorico molto graziola . & a MelTer Francefco Buzio,vicino alla pi*

azzadegl’Altieri vnamoltobella facciata, end fregio di quella miletutiii

Cardinali Romaniche allora viucuano ritratti di naturale: e nella facctatafi

gurò le ftorie di Cefare,quando gli fono prefenrati i tributi da tutto il moti*

dotefopravi dipinlèi dodici Imperadori,iquali pofano (opra certe menlo.

le,e Icortano le vedute aldilbtto in fu,& fono con grandilsiroa arrekuorati.

per la quale tutta opera meritò commendazzione infinita. lauorò in Banchi

vn’Arrae di Papa Leone con tre fanciulli a freko,chedi tenerifsima carne, c

vini pareuano. & a fra Mariano Petti, frate del Piombo,fece a Monte CauaU

lo,nel giardino, vn san Bernardo di terrctta belliffimo. Et allacompagniadi

santa Chaterina da Siena in ftrada Giulia, oltre vna Bara da portar morti al*

Jafepoltura, che è mirabile, molte al tre cole tutte lodeuoli. similmente in

Siena diede il difegno dcH’Organo del Carmino , fece alcune altre cofein

quella città,madi non molta importanza. Dopoefiendo condottoa Bolo*

gna da gl’operai dt san Petronio
,
perche fàcefle il modello delia facciata di

quel tempio, nefeceduepiante grandi, e ducproffili, vna alla moderna, &
n’altro alIaTedefca, che ancora fi fèrba , come cofa veramente rara perha-

«ere egli in profpettiua di maniera squartata e tirau quella fabrica,che pare

di rilieuo, nella lagreftia di detto san Petronio . Nella medefima città, m ca*

fa del Conte Giouambatifta Bentiaogli,fecc per la detta fabrica piu difegni,

che furono tiro belli,che no fi pedono a baftazalodare le belle inueftigazio

-ni daqueft’huomo trouate.per non rouinare il vecchio,clietra murato,eco

bella proporzione congiugnerlo col nuouo. Fece al Conte Giouambatifta

lópraderto vn dilegno d’vna Natiuità, con i Magi di chiaro (curo,nella quale

«cola marauigliofà vedere i Caualli,i carriaggi le corti dei tre Re condotti c5

beìlisfi. grazia, fi come anco fono le muraglie de' tcpti,&: alcuni cafamenti in

torno alia capano, laqualc opera fece poi colorire il Cote da GirolamoTrcni

gi,cheIacondude a buona perfezzionc. fece ancora il difcgno della porta dd

Ì3 Chic-fa di san Michele in Bofi:o,bcllilUmo Kontftctio dcMcnaci di Mon
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te Oliuctoi fuor di Bologna; & il dilegno , & modello del Duomo di Carpi,

chefùmolto bello,e fecondo le regoledi Vitruuio ccnfuoordine fabbrica-

to. E nel medcfimo luogo diede principio alia chielà di san Niccola , laquale

nó véne a fine in quel lépo
:
perche Baìdallarri fu quali forzato tornare a Sie

caafareidifegniperle fortificazzioni della città, chepci furono fecondo

l’ordine luo mede in opera. Di poi tornato a Roma , c fatta la cafa, che è di»

iirnpetroa’Farnefe,& alcun’alrte, che fono dentro a quella città, fu da Papa

Leonex. in molte cofe adoperato. Ilqualc Pontefice volendo finire lafabbri

cadi san Piero , cominciatada Giulio fecondo, col difesno di Bramante, e

parendogli, che fulle troppo grande edifiziOjC da reggerli poco infieme, fece

Baldaflarre vn nuouo modello magnificoic veramente ingcgnolb , & con ta

to buon giudiziojched’ alcune parti di quello fi fono poi leruiri gfaltri Ar»
chiretci.È di vero quello artefice fu tanto diligenie,e di li raro,e bel giudizio

che le cole lue furono fempre in modo ordinate,che non ha mai hauuto pari

nelle cofe d’Architettura, per hanere egli
,
clrre l’altre cofe quella profeslìo»

ne con bella, e buona maniera di pittura accompagnato . fece il dif^no del*

la fepoitura di Adriano fcfto,e qucl!o,che vi è dipinto intorno è di fua roào

,

e Michelagnolo scultore Sanele condufle la detta lepoltura di marmo , con

l’aiuto di elfo BaldalTarre. e quando li recitò ai detto Papa Leone la Calan*

dra Comedia del Cardinale di Bibbiena,fece BaIdalTarrerapparato,-e]a prò

lpettma,che non fu manco bella, anzi piu aliai, che quella , che haueua altra

Toltafetto,comelièdcttodilbpra.&in quelle fi fatte opere meritò tanto

piulode,quanto,pcrvngran pezzo adietro l’ufo delle Comedie, Scconfe»

guen temente delle scene,eprospettiue era fiato difmello,facendoli in quel»

fa vece felle,e rapprelentazioni . Et o prima o poi, che fi reci ralle ladetta Ca
landra,laqualc fu delle prime comediejVolgarijchc li vedefie,òrcdraffe, ba

Ila,che Baldafiarre fece al tépo di Leone x. due scene,chc furono marauiglioi

fe,&aperfonolaviaacoloro,chene hanno poi fatto a tempi noftri. Ne li

può immaginare come egli in tanta ftretrezza di fico accora odafie tante lira

de, tanti palazzi, e tante bizzarriedi tempii, di lcggie,e d’andari di cornici,co

fi ben fatte , che parcuano non fiate , ma verifsime, e la piazza non vna cofa

dipinta^cpicciola,ma vera, e grandifsima. ordinò egli fimilmen te le lumie-

re,! lumi di dcnrro,chefcruonoalla prolpetiiua,etuttel’altre cofe, che face

uano dibilògno con molto giudizio,eircndofi,come ho detto,quali perduto

del rutto i’vfo delle Coniedie.laqualcmaniera di Ipertacolo auanza.per mio
creder,quando ha tutte le lue appartenenze, qualunche altro

,
quanto fi vo»

glia magnifico , & lon cuoio . Nella creazione poi di Papa Clemente Icttimo

Tanno 152.4. fece Tapparato della Coronazione: c fini in san Piero la faccia»

la della capclla maggiore di preperigni già fiata cominciala da Bramante.E
nella Capclla,douc e la lepoltura di bronzo di Papa Siilo tecedi pittura que»
gli Apoftoli>chc fono di chiaro feuto nelle Nicchie dietro Taltare, & il dife»

gno del Tabernacolo del Sagramentc,chc c molto graziole, venuto poi Tati

11011^7, nclcrudelilsimo faccodi Roma, il poucro Baldalìarrelu facto prt»

?ionedegliSpagnuoli>enonlolamente perdèognifuohauere.mafuanco

molto ftraziato , e tormentato: pcrchc,baucndo egli Tafpcito graue,nobile,

c ?caziofO} locredeuano qualche gran prelato tcauefiiio, o altro huotr.o ac»
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toapagarevnagrorsisfima taglia. Mifìnalmentehauendo trouato qaegl

irapijfsimi barbari, che egli era vn dipintore,gli fece vn di loro ftato affezio-

natiisimo di Borbone fare il rirratto di quel Iceleratilsimo Capitano nimico

di Dio,e degli huonimi,ò che gliele faceile vedere coh morto, o in altro mo*

do.che glielo inoftrade con diiegni, ò con parole . Dopo ciò , elFendo vCcito

Baldallarredelle mani loro, imbarcò per andarfeneà porco Hercole,edi[ia

Siena,mafuperiaftrada dimanierasualigato,efpogliato d’ognicofa, chele

a’ando aSiena in camicia. Nondimeno elìcndo honoratamenccriceuuto.e

riueftico dagl’amici
,
gli fu poco apprello ordinato prouilìone , e falariodai

pubUco,accio attcndede alla fortificazione di quella citta; nella quale dinio

rande hebbe due figliuoli,& oltre quello,chc fece per il pubiico, fece molti

difegni di cafe ai fuoi cittadini; enellachiela del Carmino il dilegno dell’or

namenro dell'Organo, che è tnofto bello . Intanto venuto l’efserciio impe-

riale, c del Papa afi'afsedio di Firenze, fua Santità mandò Baldalsarri in cam

po a Baccio Valori comiflario,accio fi feruifle deil’ingegno di lui ne bifogni

del capo,e nell’espugnazione della città . Ma Baldallarrearoàdo piu la !iber«

ta dell’antica patria, che la grazia del Papa, fenza temer punto J’mdignszio*

ne di cantopontefice,non li volle mai adoperarein cola alcuna di momctn

to. di che acconofi il Papa,gli portò per vn pezzo non piccolo odio . Ma 6m
talaguetra,defidcrando Baldalfarrc di ritornare a Roma ;i Cardinali, Sai

uiati, Triulzi,eCefarino, i quali tutti haueua in molte colè amotcuolracnte

feruiti,lo ritornarono in grazia del Papa,ene’primi maneggi,onde potè libo

tamcnceritornarfeneaRomaidouedopo non molti giorni,fecepcriSigno

ci Orfini il difegno di due bellifiimi palazzi
, che furono fabbricati in verfo

Viterbo,ed'alcùi alcriedifizii pia raglia.Ma nóitermectédo iqfto métrcgli

(ludi d’Aerologia,ne qlli della Matematica, egl’altn, di che molto fi diletta

ua,cominciò vn libro deÌl'AnrichitàdÌRoma: et a cementare Virruuio, face

do i difegni di mano in mano dcllcfigure, (opra gli ferirti di queU’autorc.di

cheancor’hoggi le ne vede vna pane apprello Francefeo da Si€na,chefu luo

difcepolo i douein alcune carte fono i difegni dell’antichità, edcl mododi

fabricarc alla moderna, fece anco,ftandoin Roma ildilegnodelia cafa de’

Malsimi girato in forma ouale, con bello
, òcnuouo modo di fabbricate nel

la facciata dinanzi fece vn veftibulo di colonne doriche molto artifiziofo,c

proporzionato,& vn bello spariimento nel cortiie,&neiracconcio delle fra

le; ma non potè vedere finita queft’opcra, lopragiunro dalla morte. Maaa*

cor che tante fulfero le virtu,ele fatiche di quello nobile artefice , elle gioca

rono poco nondimeno a lui ftelIo,& alfai ad altri.perche le bene fu adopera

todaPapi, Cardinali,& altri perfonaggi grandi, e ricchilsimi, non però

alcuno d’efsi giifece mai rileuato benefazio ; ecio potè ageuolmente au-

ucnire non tanto dalla poca liberalità de’ Signori , che per lo piu , meno ("ck

no libera li, douc piu douerrebbono; quanto dalla timidità, c troppa mo-

deftia ,
anzi per dir meglio in quello calo dappocaggine di Baldallairi . E

per direil vero quanto fi deue elfet dilcrcco con i principi Magnanimi , e lib€

Tali, tanto bifogna elferecon gl’auari,ingrati, edilcortefi , importuno fem*

pre,e fallidiolo
.
percioche , fi come con i buoni rimportuni tà , & il chieder

lèmpre farebbe vizio, cofi con gi’auan eli’ è vii cùj e vizio farebbe con i fi fot*

ti elseredifcreto . fi trouò dunque negl’vhimi anni della vitafuaBaldafsarti
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vecchio jpoueroj e carico di famiglia. E finalmente cfsendoviuuco fémpre

coftumatifs.amalato grauemere fi mife in letto- Ilche intendedo papa Paulo

terzo, Ciardi conofcédoildannojchcriceueua nella perdita di tanto huo

inojglimandòadonare per laconio Melighi computifta di san Piero cento

scudi,& a fargli amoreuolifsimeofrerte. Ma egli aggrauato nel male, o pure

chccofi haueiseaerrere,o(comeficredc)rollecitataglilamortc con veleno

da qualche fuo emulo,cheiUuo luogo difideraua,de!quale traeua feudi *50

di proiiifione,il che fu tardi da i medici conofeiuto, fi morì malifiimo conte

to, piu per cagione dellafua pouera famiglia , che di le medefimo, vedendo

in che mal termine egli la lafciaua . fu da i figlinoli, e dagramid molto pian*

to , e nella ritonda apprefso aRaffaelIo da V rbino,doue fu da tutti i pittori

,

scultori,& Architettori di Roma honoreuolmente pianto ,& accompagna

tO; datogli honoratafcpolturaconquefto epitaffio:

Bdthiifm Verutio SenenJì,uìro er pìéiitra^ CT Architectur^ydliìsq^ ingeniorm ani

bus ideo exccUentiyUtjìprìfccruTn occubuijjet tanporibus, nofirA iUumfelidus legerent

VtX 4mi. LV. Mrns. XI DicsXX.
J.Mreùi,o'iO‘fAluftìuscptimocomugi,cTpii‘entì,nonfÌneUchrimis

Simonis'y YLonorij , Cliudij AEmilìiC , de Sulpiti^ , doUntespofut

mntl Dir 1 1 1 1 lanudrij M. D.XXX V I.

Fu maggiorelafama, 5ciì nomedi BaldaflàrrCjefiendo morto, che non
era (lato in vita; & allora mafsimamen te fu la fua virtù defiderara, che Papa

Paulo terzo fi rilòlue di far finire san Piero, perche s’auidero allora di quan-
to aiuto egli farebbe fiato ad Antonio da san Gallo, perche fe bene Anto-

niofecequcilojchefivedeihaiirebbe nondimeno (come ficrede) meglio

veduto, in compagnia di Baldaflarce,alcunedifficultàdi queU’opera. Rima
fe herede di moire cofe di Baldas. Sebafiiano Serlio Bolognefe , ilquale fece

il terzo libro deirArchÌtetture,eil quarto dellantichità di Roma mifurate,&

in queftì le già dette fatiche di Baldaflarre furono parte mefiein margine, e

parte furono di molto aiuto all’autore. Iquali feri tri di Baldafiarre rimafero

per la maggior parte in mano a Iacopo Melighino Ferrare{è,che fu poi fatto

architetto da Papa Paulo detto nelle fiiefabDriche;& al detto francefeo Sa-

nefe fiato fuo creato , e difcepolo , di mano de! quale Francefeo è in Roma
l’arme del Cardinaledi rraniinNauona molto !odara,&alcunealtreope-

re.Edacoftui hauemo hauutoilritrattodiBa!d3{Iarre,enotizÌadi molte
cole, che non poteifaperequando vfci|laprima voltafuori quello libro. Fu
anco difcepolo di Baldaflarre Virgilio Romano, chenellalua patria fecea

mezzo Borgo nuouo vnafacciatadi grafito con alcuni prigioni, & molte al*

tre opere belle. Hebbe anco dal medefimo i primi principii d’ Architettura

Antonio del Rozzo Cittadino Sanefe,& ingegneri ecceilennfs. Efeguitol*

lopariméteilRiccio pittore sanefedebene ha poi imitato aliai la manieradi
Giouan Antonio Soddoma da Vercelli. Fuancofiio creato Giouambati

ftaPeloFO Arch. Sanefejilqualeattefe molto allematematiche,& alla Cose

mogtafia,e fece di fua mano Bufiole,quadranti, e molti fèrri
,
e firomenn da

milarare : efimilmente le piante di molte forcificazioni>chc fono per la mag
gioì
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giorpartcappceffb macfiiro Gialiaiio orefice Sanefe', amìcifs.ruo.feccqUa

GiouacnBatitU al. Duca Cofimo de’Medici tutto di rilieuo , e bello afiàttoil

fito di Siena, con le valli, & ciò che ha intornoa vn miglio,e mezzor le miua

le ftradc, i forti,& in fomma del tutto vn bellifsimo modello. Ma perchecta

coftui inftabilcjfi parti,ancor che haueflc buona prouifione daquelPriocù

f

>c. c peaCando di far meglio, fi condufie in Francia,doue hauendo (eguitato

acorte,lenza alcun frutto, molto tempo, fi morì finalmente in Auignonc.

Ma ancor che coftui falle molto pratico, & intendente Archit.nonfiveiie

però in alcun luogo fabbriche fatte da lni,ò con luo ordine ; ftando egli fini

prc tanto poco in vn luogo, che non fi potcuarifoluere niente . onde conia»

mò tutto il tempo in dilegni, capricci, mifure, e modelli, ha meritato nondi

naeno,come profeftor delie noftre Arci,che di lui fi faccia memoria

.

Difegnò Baldaflarre eccellentemente in tutti modi,&con gran giudizio,

cdiligenza: ma piu di penna, da’cquercllo,e chiaro fcuio,ched‘altro,conie

fi vede in molti difcgni fuoi,chefono apprefioglarcefici . e particolarmente

nelnoftro libro in diuerlc carte: in vna delle qualiè vnaftoria fimapcrca»

priccio,cio è vna piazzapiena d’archi, colofli, teatri, obclifei
,
piramidi ,tera

pii di diuerfe manierc,portici,& altre cofe tutte fatte all’antica
, e Copra vna

baie è Mercurio alqualc correndo intorno tutte le lòtti d’archiroifti confo!

fietti,mantici. Bocce Scaltri in ftrumenn da ftillare,gli fanno vn fetui*

tialc per farlo andar del corpo ; con non meno ridicola, che bella

inuenzione,ccapnccio. Furono amici,e molto domcfti

ci di Bai. ilquaie fu con ognuno ferapre coriefe, mode

fto,e gentile,Domenico BcccafiimiSanefe,pitto

re ecc.& il Capanna,ilquaie,oltre molte al

tre cole , che dipinle in Siena, fece la

facciata de Turchi, Se vn’akra,

che u’èlopralapiaz

za.
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Vitadt Gio. Francefio detto ilJattare. Fiorentino,

edt FeUegrinoda AdodanaFPitton.

louanfrancefco Pcnni,detto il Fattore,PittorFiorcntmo,noD

fu manco obligato alla fortuna,che egli fi fuflc alla bontà del»

jji lafua Natura
,
poi che i coftumijl’inclinatione alla pittura , e

Taltrc file virtùjhirono cagione, che Raffaello da Vrbino leio
“

prefe in cala, & infienie con Giulio Romano fe l‘ailcuò, e tcn

sepoi femprc l uno,c l’altro come figliuoli: dimoftrando alla fua morte qua
to conto tenciled’amendue, nel lafciargli heredi delle virtù sue,edellefacul

*acii infieme. Giouanffanccfcodunquejilquale cominciando da putto
,
qui

prima andò in caladi Raffaello, a eller chiamato il Fattore, fi ritenne lem

pteqael nome j immitò n c’iuoi difegni la maniera di aaffaello , e quella of=
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fcruòdel continuo; comenepoflono fiirfede alcuni fiioi difegnì, che fono

nel noftco librò. E non è'gran fatto, chemohi Tene ueggiano,eiutncondi

ligenza finiti, perche fi dilettò molto piu di difegnare, chedi colorire. Furo

naie prime cofe di Giouan Franceico da lui lauorate nelle loggie del Papat

Róma in compagnia di Giouanni da V dine, di Penne del Vaga, e d’altri ec

cellenri Maeftri. Nelle quali opere fi vede vna bonilsimagrazia,cdiM 2e*

ftro, che attendefle alla perfezzione delle cofe . fu vniuerfalejedilcttosfiffioi

lo difarpaefi,ecalàmenti.Colori bene à olio à frefeo, & à tempera. c ritrai

fe di naturale eccellentemente . e fu in ogni cofa molto aiutato dallaNatura,

intanto , che fenza molto ftudio inrendcua bene tutte le cofe dell’Arte, om

de fu di grande aiuto à Raffaello a dipignerc gran parte de’ cartoni de i pan«

nid’Arazzo della cappella del Papa,& del Conciftoro,e parti colarméte le tri

giature. Lauorò anco molte altre cofe con i cartoni ,& ordine di Raffaello,

come la uolra d’Agoftino Chigi in Trafteuererc molti quadri, tauole,& 2!«

treopeiediuerfe. Nelle quali fi portò tanto bene, che meritò piu l’un gior*

nOjchel’altrodaRafFaelIo cfTereamato.Fecein Monte Giordano in Rorna

vna facciata di chiaro feuro; & in santa Maria di.Animaalla porta del fianco

che va alla pace, in frefeo vn san Chriftofano d’otto braccia, che èbonifsima

figura : & in queft’opera è vn Romito in vnagrottacon vnalanternainmai

ho, con buon difegnOjC grazia vnrtamente condotto, venuto poi Giouan

Fran.a Firenze fece a Lodóuico Capponi a Mótughi luogho fuor della porta

a san Gallo vn Tabernacolo con vna Noftra Donna molto lodata, incanto

venuto a morte Raffaello,Giulio Romano ,& Giouan Francefeorftati fuoidi

fcepoli ftettono molto tempo infieme: e finirono di compagnia l’opere,che

di Raffaello erano rimafe imperfette,c particolarmente quelle , cheegliha*

ueua cominciato nella vigna del Papaie fimilmente quelle della fala grand:

di Palazzo.Doue fono di mano di qfti due dipinte le ftoriedi Goftacinocon

bonirs.figure-& codone có bella pratica,e manìeratancor che le inuézioni,:

gli schizzi delle ftorie uenifsero in parte da Raf. métrc,che]qfti lauori li face

nano,Ferino del Vaga,piitore molto ec. tolfep moglie vna forclladiGioua

Fran. onde fecero molti lauon infieme. e leguicado poiGiulio,^^ Gio.Franr,

fecero in compagnia vna tauola di due pczzi,drentoui l’affunzionedi N.D.

che adò a Perugia à Motel nei,& cofi altri lauori.e quadri p diuerfiluoghi.Ha

uendo poi commefsione da Papa Clemente di fare una Tauola fimilc a quel

la di Raffaello,che c àsaii Fiero à Montorio, laqualc fi haucua a mandare in

Francia,doue quella era prima ftata da Raffaello deftinata, la cominciarcno

c appreffo venuti à duiifione,e partita la roba, idifegni ,& ogni altra cofah

Zelata loro da Raffaello, Giulioferiicìòà Mantoua, doueal Marchefelaaorò

infinite cole, la doue, non molto dopo , capitando ancor Gio. Frane, ò tira

tour dall arhiciziadi Giulio, o dafperanza di doucrui lauorate , fufipocoila

Gia!iaaccarezzato,che fe ne parti toftaméter c-girata la Lombardia fe ne tot

nòà Roma. EdaRoraain fullegalecfen’andoi Napoli dietro al Marcbde

dei Vaffo, portando fecola tauola finita, che era impófta di sanrPicro 'a Mó'

torio,& altre cofe, le quali fecepofarein ISctìalfoladeimarchefc.Malan

uolafu porta poi,douc è hoggi, in Napoli nella chiefadi fanioSpiritcdeglio

curabili, fermatoli dunque Giouan francefeo in Napoli, eaitcndcndoath*

legnarci
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tcgnarc,eclipigncre fi trattcneua,offendo daini molto carezzato, con Tcm«
nsafo Cambi mercante Fioreniino,chc gouernaua le cofe di quel. Signore.

Ma non uidimoròlungàmente, perche cfiendo di màlacòmplefsioncjitn-

malatofi ui fi mori con incredibile difpiacere di quel Signor MarchclCi^é di

chiunche loconokcua, Hebbe coflui un fratello hmilmcnte dipintore chia-

mato Luca, ilquale lauoròinGcnoa conPcrino fuo cognato, &in Lucca
&in molti altri luoghi d’Italia. E finalmente fe n’ando in Inghilterra, doue
haucndoalcune cole lauorato al R.e,& per alcuni Mercanc',fi diede^finalmé

icà far difegni per mandar fuori ftampe di Rame intagliate da fiaminghi,.&

coli ne mandò fuori molte che fi conofconojokre alia mantera;;.àj nomcluo:

eftaTaltrecfuaoperavnacartajdoue alcune femmine fono in un

riginale dellaquale di propria mano di Luca è nel noflro libro . fuj|ifcépció

di Giouan Francefco Lionardo detto Ìl Piftoia, perefier PiftoIelc,|ilqualc]a*

uorò alcune cole in iucca, & in Roma fece moiri ritratti di Naturale. & io

Napoli per il V efeouo d’Ariano Diomede CarafFa,hoggi Cardinale, fece in

san Domenico vna lauola della lapidazione di santo Stefano iti vna fua cap*

pella . Se in Monte Olmeto ne fece vn’akra, che fu pofta all’altar Maggiore,

cleuatane,poi pcrdacIùogoavnaliradifimìlcinuenzionedimanodiGior

gio Yafari Aretino . Guadagnò Lionardo molti danari con que’ Signori Na
po!etani,ma ne fece poco capitale, perche fegli giocauadi mano in mano.E
finalmente fi-morim Napolijlalciando nome di cllerc fiato buon coloritore

ma non già d’haucre hauuto molto buon difegno

.

Ville Giouan Francefco anni 40,0 lopcrefue furono circa al 1512.Fu ami

co di Giouan Francclco,edifcepoIoanchegIi di Raffaello,Pellegrino daMo
dana,ilquale hauédofi nella pittura acqnilfato nome di bello Ingegno nella

patria, deliberò,udite le marauiglic di Raffaello da V rbino, per coirilponde

remcdianteraffaticarfi, alla Ipcranza già conceputa di lui,andarlencaRo-

ma: la douegiuntofi pofe con Raffaello, che niunacolanego mai agl’huo»

mini virtuoli .erano allora in Roma infiniti giouani, che aitcndcuano alla

pittura, & emulando fra loro ccrcauaho Tuno l’altro auanzarc nel difegno,

per uenire in grazia di Raffaello, eguadagnarfi nome fra i popoli
.

perche at

tendendo con tinuamenccPeileeruio agli fiudidiuenne, oltre al dilegno, di

pratica maefireuole nell’At tc.E quando Leone decimo fece dipignete le log

g le à Raffaello ,
vi Uuorò anch'egli in compagnia degraltri gioiianit e riulci

tanto benc,chcRaftaellofìferuipoidi lui in molte altre cole FecePellegri»

no in santo Euftachio di Roma, entrando in thicfajtrc figure in frefeo a vno

Altare, enellaChielade’Portughefi alla Scrofa la cappella deli’Altare roag

giorein frcrco,inlicme con la tauola . Dopo hauendo in san Iacopo della Na
zioaeSpagnuola laiiafare il Cardinale Alborcnle vna cappella adorna di

molti matmij & da Iacopo Sanfòuino un san Iacopo di marmo alto quattro

braccia, e mezzo, c molto lodatoj Pellegrino lu dipinfe in frefeo le ftone del

la ulta di quello Apoftolo, tacendo alle figure gentihÙimaaria a immitazio

nc di Raffaello filo Maefiro,& hauendo tanto bene accommodato tutto il

componimento, che quell’ opera fece conofccrc Pellegrino per huomo de»

ftojcdi bello, ebuono ingegno nella pittura, finito quello lauoro nc fece

*ioiùaIiciinRoina,edapecle, Òc in compagnia. Ma uenuto finalmente a-
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mone Raffaello egli Tene tornò a Modana, douefèce nioIreopcre,&infr»

Paltrc per vna confraternita di battuti fece in vnatauolaà olio san Giouan-

ni, che battezza Chrifto. e nella Chicfade’Seriii in un’altra tauola san Coi

K!o, eDamianoconaitre figure. Dopohauendoprefb moglie, hebbeunfi

gliuolojchefu cagione della fua morte
5
perche venuto a parole con alcuni

(uoi compagni, giouani Modanèfi, n’amazzo vno. Di che portatala nuo»

ua a Pellegrino, egli per foccorrere al figliuolo, accio non andaffe in mano

dellagiuffiziajfimifcinviaper trafugarlo. Ma non edendo ancoramolto

lontano da cafajiorcontraronoi parenti del giouanc morto, i quali auda-

sano cercando l’homicida. coftoro dunque affrontando Pellegrino’, che no

hebl^témpóàfùggire, tutti infuriati, poi chenon haucuano potuto giui

gnere il ffgliùolo, gli diedero tante ferite
, che Io lafciaiono interra morto,

Dolfé molto à i Modanèfi quello calò, conofeendo cfsi , che per la mottedi

Pellegrino rellauano priui d’uno spirito, veramente peregrino, eraro. Fa

coetaneo di collui Gaudenzio Milancfe pittore cccelitce pratico,

& clpeditOjilquale in Irelco fece in Milano molte op«

re: &particularmcntcai frati della paffio

ne un Cenacolo bellifiìmo,che

perla morte Tua ri*

malèim
perfetto . laaorò aneoaolioccceliéntemcnte,edi

fua mano Ione affai opere à Vercelli & i

y.eralla molto ilimatc

,



VttadsAndrea delSarto ecceìlentipmo Tit

tare Fiorentino

.

Ccocitiopolevitedimolii Arcefid flati ecc. chi per colorito,

chipcrdi/ègno,echiperinuen2Ìone,peruenuti alJ’cccellen»

tifsiroo Andrea del Sarto: nel quale uno moftrarono laNam
ra,c l’arre tu tto quelÌo,rhe può far la pittura , mediante il dife

gno,il colorire,el’inuenzione.In tanto, chefèfùfie flato An
drea d’animo alquanto pju ficro,e ardi to, fl come era d’ingegno , e giudizio

profbndi/simoinqacfta arte, farebbe flato lènza dubitazionealcunalenza

pari. Ma vna certa timidità d’animo, & unafuaccrtanaturadimefTà, elèm»

pliccnon lafliò mai uederein luivn certo viuaceardorcjnc quella fierezza,

die aggiuntaairalttefuepartil’harchbe fatto edere nella pittura ueramenre
diuistf
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diurno: pcrcìoche egli mancò per qucrta cagione di quegli ornamcntiigrsa

dezza , e copiofità di maniere , che in moiri altri pittori li fono ucdute . Ibno

con dimeno le fue figure/e bene femplici,c purcjbcne in telcjfonza errori,?

in tutti i conti di fomm.i pertezzione. l’arie delle tcfte coli di putti , comedi

femmine fono naturali,
e
graziole: e’qucllc degiouani,e de’vecchi con uiua*

cità,e prontezza mirabile, i panni begli a marauigUa,e gl’ignudi molto bene

intefi . E fc benedifegnò femplicemente,fono nò di meno i colorili luoi rati

e veramente diuini. Nacqueandrca l'anno 147S . in Fiorenzadi padre, che

cfercitò Tempre ì arte del Sarto, onde egli fu lerapre coli chiamato da ognus

no.E peruenuto all’età di lette annijcuato dalla Icuoladi leggere>cltnucre

fu raelfo all’arce delTOrefice . Ncllaqual e mo! co piu uol en : ieri lì elerci tò s:

preCa ciò Ipinio da naturale inclinazzione) in difegnare,chc in maneggiai!*

do ferri, per lauorared argento, òd’oro’ondeauuenne, che Gian Barile pit

tote Fiorentino, ma grofio, e plebeojueducoilbuon mododidifegnarcdel

fanciullojlclodròapprelloiefatiogli abbandonare l’orefice loconduUealT

arte della pittura. Nella quale cominciandoli a efercitare Andrea conluo

molto piacere, conobbe , che la natura per quello eforcizio rhaueiia creato,

onde cominciò in aliai picciolo Ipazio di tempo à far cofe con i colorì ,
che

Già Barile,egraicri Artefici della città nc rcllauano marauigliati Ma haucn

do dopo tre anni fatto bonilfima pratica nel lauorarc, e ftudiando continua

mentejs’auuidc Gian Barile,che attendendo il fonciullo a quello ltudio,egli

era per fare vna ftraordinaria riufeita, perche parlatone con Piero di Coti*

mo, tenuto allora de i migliori pittori, che follerò in Fiorenza, acconciò fc*

co Andrea, ilquale , come deliderofo d’imparare , non teftaua mai di affati*

Carli,ne di ftudiare. E la Natura, che l’haucua fatto nalcerepiicore,operaua

tanto in Iui,che nel maneggiare i colori , io faccua con tantagraria, come fé

hauellelauorato cinquanta anni, onde Piero gli pofcgrandilsirao amore,

e

fentiua incredibile piacere, nell’udire, che quando haucua punto di tempo,

c raalsimamente i giorni di fella , egli Ipendeua tutto il di inlieme con a! tri

giouani,dilegnando alla foia dei Papa , doue era il cartone di Michelagnolo,

c quello di Lionardoda Vincij&chefuperaua, ancor che giouancito, tutti

gl’altri difognatorijche terrazzani, e forcltieri,quali lenza fine uf concoirc*

uano, In fra i quali piacque piu, chcquelUdi tutti gl’al tri, ad Andrea lana*

tura,cconucrlazione del Francia Bigio pittore,
e
parimente a! Francia quel

la d'Andrea. onde, fatti amici’, Andrea di (le ai Francia, che non poteuapiu

fopportarclallranezza di Piero già vccchio,e che uoleuapcio torre vna ila

zadale.laqualccofovdendo il Francia, che era forzato a farcii medelimo,

perche Mariotto Albeninellifoo Macllro haucua abbandonata l’arce della

pittura, dille al foo compagno Andrea, che anch’egli haucua bifogno di (la*

xa,cche farebbe con comodo dell’unoj e dell’altrp ridurli inlieme. Haucn*

do efsi addunque tolta vna danza alla piazza del grano, concUiflero moltco

pere di compagnia, vnadelle quali furono le cottine , che cuoprono l’Aitar

maggiore delle tauoÌcdc’lctui,lcquaii furono allogate loro da vn lagrcllano

ftrcctilsimo parente del Francia. Nelle quali tele dipinfero , in quella
,
ebei

scita verfo il choro vnaNodra Donna Annunziata ; e nell’altra , che è dina

V vn Chndo dipodo di Croce, limile a quello,che e nellaTauola, che quiui
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era di mano di Filippo, e di Pietro Perugino, loleuano ragunatfi in Fiorenza

in capo dcllauià larga/opra le cale del Magnifico O ttauiano de’ Medici , di

rimpeito all’octo di san Marco gli huomini della compagnia che fi dice del*

loScalzoinritolatain san Giouanni Battifta; laquale era fiata murata in que
giorni da molti A rtefici Fiorentini , iquali fra l’altre cofe ui haueuano farro

di muraglia un cortile di prima giunta ,che pofaua (òpra alcune colonne no
molto gradi r onde vedédo alcuni di loro, che Andrea uentuain grado d’ot

timo pittore, deliberarono, efiédo piu ricchi d'animo.che di danari,che egli

faceflein torno a detto chioftro in dodici quadri di chiaro fcuro, ciò è di rer*

rettain frcfco, dodici fiorie della uita di san Giouanbatifta.perlo cheégU

raeiloui mano, fece nella prima quando san Giouanni battezza Chrifto con

molta diligenza,e tanto buona maniera, chegl’acquiftò credito. honore,c fa

ma per fi fatta maniera,che molte perfone fi uoltarono à frrgli fare opere,co

meà quello,che ftimauano douer col tempo à quello honorato fine,che prò

metreuailprincipiodel fuo operare ftraordinarìojperuenire. E fra l’altre co

fe, che egli allora fece di quella prima maniera fece un quadro, che hoggi è

in cafadi Filippo Sprni,tenuto per memoria di tanto Artefice in molta uene

razione. Nemolcodopoin fan callo, Chiefadefrau Eremitani ofTeruanii

dcll’oidine di santo AgoftinOjfuordeliaportaàsan Gallo, gli fu fatto f?»

ré per vna capella vna tauola d’vn Chrifto, quando in forma d’ortolano ap«

parifee nellnrcoaMana Maddalenailaqualcopera per colorito, e per vna

certa niorbidezza,& vnioneèdolceper tutto, &cofiben condotta, che ella

fu cagione,chcnon molto poi ne fece duealtrc nella medefima Chiefa, co-

llie fi dirà di fotto. Quefia tauola è hoggi ai canto àgi’Alberti in san Iacopo

tra fofsi,e fimilmen te l'altre due. Dopo quefte opere partendofi. Andrea , Si

il Francia dalla piazza del grano , prefbno-nuoue ftanze vicino al coa-

ucnco della Nunziata,aeiiafapienza.ondeauucnne, che Andrea,& Iacopo

Sanfòuino alloragiouane,ilquaie nel medefimo luogo lauoraua dì scultura

lotto Andrea Concucci Tuo Macftro, feciono fi grande,e ftretta amiciziain-

ficme,chenegiorno , ne notte fi ftaccaua l’uno dall’altro: e per Io pini loro

ragionaméti erano delle difficultà deirarte. onde,no e marauiglia fe l’uno , e

l'altro fono poi fiati Eccellécifsimi come fi dice bora d’.^ ndrea ,-e come afuo

luogo fi dirà di Iacopo . stando in quel tempo medefimo nel detto conuen*

lo de’feruijSc al banco delie candele vn frate fagrefiano, chiamato fraM iria

DO dal canto alla macine egli fentiuaniolto lodare a ognuno Andrea, e dire,

che egli andaua facendo marauigliofb acquifto nella pittura
.
perche penfò

di cauarfivna uogliacon non mo!ta spela. Ecofi tentando Andrea(chedol«

ce,e buono huonio era) nelle cofe dell’honore, cominciò a moftragli fotto

spezie di charità di uolerlo aiutare in cofajtlieglì recarebbe honore,& vtile

c lo farebbe conofccre per fi fatta maniera,che non farebbe mai piu pouero «

Haueuagtamolri anni innanzi nel primo Cortile de’Seiui fatto Aìcflo Bal-

dooinetti nella facciata,chefa fpalìc alla Nunziata , vna Natiuiràdi Chrifto

come fi edetto di fopra .E Cofimo Rofielli dail’alcra parte haueua comincia*

IO nel medefimo cortile viia ftoria,douesan Filippo Autore di quell’ordine

de Serui piglia i’habito. laqualcftorianohaueuaCofimo condotuafinep

Cifrre, mentre appunto la laaoraaa, venuto a morte . Il frate dunque, haué-
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do volontà grande di feguitarei! refto,penfò di fare cófiio utilci che Andrei

cd Francia, iquali erano d'amici venuti concorrenti nell'Arte, gareggiaci,

no inficme, e ne facefsino cialcun di loro vna parte . il che, oltre all’eflercfe

dico becilsitno.hauerebbc fatto la fpefa minore, & a loro le fatiche pmgri

di. laonde aperto l’animo fuo ad Andrea, Io perfuafe à pigliare quel carico,

inoftrandogli, che per eflere quei luogo publico, e molto hcqucncato ,cgli

(àrebbe, mediante cotale opera,conolciuto non meno dai forefticn,chccii

1 Fiorentini, e che egli per ciò non doucuapcnlarea prezzo ncfluno,anzine

*DCodieficrnepregato,mapiu tcfto di pregare altrui; E che quandocgli;

ciò non volcflc attendere,haueua il Francia, che,per fàrfi conofccrcjhaum

offerto di farle, c del prezzo EÌmeteerfi in Ini. furono qucfti ftimoli tnolroga-

gliardi a far che Andrea fi rifolucfie a pigliare quel carico , efiendojegli niaC

Iiroamcnte di poco animo. Ma quello vitimo del Francia TinduAe a nfolucr

(i affatto,& ad eflere d’accordo,mediante vna fciitra, di tutta ropcra,pcrclie

niun’altro u’ cntraflTe. coli dunque hauendolo il frate imbarcato, edatogli

danari, uoIle,che per la prima cofa egli feguitafle lavica di san Filippo, enó

hauefie per prezzo daini alcro,chc dieci ducati per cialcuna ftoria: dicendo,

che anco quelli gli dauadi luo, e chcciofaccua piu per bene, c comraododi

lui,che per vtile ò bilògno dei conaenro. legiutando dunque quell’operacó

grandilsima diligenza, come quello, che piu pcnlauaall’honore, cheail’uti

le, fini del tutto, in non molto tempo, le prime tre ftorie,c le Icoperlc, cioè,

in una quando san Filippo già frate riuefte quell’ignudo , neil’al tra quando

egli sgridando alcuni giuocatcri, chebiaftemmano Dio, &firideuano(ìis.

Filippo, faccdofi beffcdel fuo ammonirgli-, viene in vn tempo vna facttadal

Cielo,epercoflovn Albero, douc eglino flauano folto aH’ombra ne uccide

duc,c mette negraltfi incredibile Ipaucnto. Alcuni con le mani alla teftafi

gettano sbalorditi innanzi, c altri fi mettono gridando in fuga tutti spauen

tati: evna^fcmmina, vfeitadi fepcr lo tuono della Saetta, cperlapauracin

foga tanto naturale, che pare ch’ella veramente viua . Et vn Cauallo fciolto*

Ci a tanto rumore,efpauento, fa toni falli,& con uno bombile mouimento

vedere,quanto le cofeimprouife, & che non fi afpcttinc,rechino timore,

e

Ipaucnto . nel che tutto fi conofee quanto A ndrca penlaflc alla uarietà delle

cofene’cafi,cheauuengono:conauucrtcnzc certamente belie,enecellarie

t chi efercita la pittura, nella terza fece quando s. Filippo caua gii spiriti d»

dodo a vna femmina, con tutte quelle confiderazioni , che migliori m fifit*

ta azzione poflono immaginarfi . onde recarono tu ttcqfte ftonead Andtc»,

honoregrandifsimo, cfama. perche inanimito feguitò di fare due altee fto-

ric nel medefimo cortile . in vna faccia è san Filippo morto,& i fuoi frati in-

torno,che Io piangono; & oltre ciò, vn putto morto , che toccando la Bara»

douc è san Filippo, rifilici ta . onde vi fi vede prima mono, c poi rifufciiato.c

viuo con molto bella confidcrazione , c naturale , e propria . ncirultiraa di

quella banda figurò i frati, che mettono la velie di san Filippo in capo accrti

fanciulli} & in quella ritraffe Andrea della Robbia Scultore in vn vecchi»

vellico di'roflojchc uicne chÌnato,&con vna mazza in mano.Similraentcvi

ritraile Lucafiiofigliuoloficomcnciraltragiadetta,doueèmorto sanFi-

Hppo, ricralTe Girolamo pur figliuolo d’Andrea, Scultore,e fuo axnicifsimcH

tlquale
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il qaal« c morto ,non è molto,in Francia.ecofi dato fine al cortile di quella

banda, parendogli i) prezzo poco, & l’honore troppo, fi rifoluè licenziare il

rimanente dcU’opera, quatunquc il frate molto le ne dolcfie. ma per i’obli»

go fatto non uollcdifobligarlo, fé Andrea non glipromifle prima fare due
altre ftorie à fuo commodo piacimento , & crelccndogli il frate il prezzo;&

coli furono d’accordo, per quefì'e opere venuto Andreain maggior cogni-

zione,gli furono allogati molti quadri,e opere d’imporranza:e fra Taltre dal

Generale dc’Monaci di Vall’ombrofa, per il Monafterio di si Salui, fuor del

U porta alla Croce nell’refeitorio, l’Arco d’vna Volta,e la facciata
,
per farùt

vn cenacolo. Nella quale uolta fece in quattro tondi quattro figure, san Be

nedctto,sin Giouanni Gualberto, san Salui Velcouo ,t san Bernardo degl*

Vfacrtidi Firenze loro fTatc,eCardinale:c nel mezzo fece un tondo dentro-

ut trefaccic,chcfono unamedcfima,per laTrinità. efu quella opcra,pcr co

fa in frcfco,moUo ben lauorata,e per ciò tenuto Andrea quello, che egli era

veramente nella pittura. Laonde per ordine di Baccio d'AgnoIoglifu dato

afarcin frefeo allo sdrucciolo d’Orsan Michele,chc va in mercato nuouo •

in vn bifeanto quella Nunziatadi maniera minuta, che ancor vi fi vede, la

quale non gli fu molto lodata: c ciò potè elTcrCjperchc Andrea, ilqualcfàcc

ua bene lenza affatìcarfi>ò sforzare la natura , volle come fi crede, in quella

opera sforzarli, e farla con troppo ftudio . fra i molti quadri , che poi fece per

Fiorenza,dc’qualÌ tutti farei troppo lungo a volere ragionare, dirò che fra i

piu fegnaliti fi può nnoucrare quello,che hoggi è in Camera di Baccio Bar

badori,nc!qu3lcc vnaNollra Donna intera con vn putto in collo, e sanca

Anna,esÌGiuleppo,!auoratidi bella maniera, e tenuti carifsimi da Baccio ,

Vno ne fece fimiimen te molto lodeuo]e,che è hoggi apprelTo Lorezo di Do
menico Borghini. evn’altroa Lionardo del Giocondo d’vna Nollra Donna
che al prcléte è polFeduto da Piero fuo figliuolo, a Carlo Ginori ne fece due
non molto grandijchepoi furono comperi dal Magnifico Ottauiano de’Me
dici,de quali hoggi n’c vno nella fua bellilsima Villa di Campi j & l’altro ha

10 Camera con molte altre pitture moderne fatte da eccellentilsimi Maeltri

11 Signor Bsrnardctto degno figliuolo di tanto padre,ilquale come honora

e filma l’opere de’famofi A rcefici,cofi èin tutte l’azzioni veramente Magnifi

co,egenerolo Signore. Haueua in quello mentre il frate dc’Serui allogato

al Francia Bigio v nadclic llorie dei lòpradetco Cortile: ma egli non haueua

anco finito di fare la turata quando Andrea inlolpettiroj perche gli parcua,

che il Francia in maneggiarci colorì afrelco fiUle di sepiu pratico, e Ipedito

Maellro,fcce,quafi per gara,i Cartoni delle due llone,pcr mettergli in ope*

ra nel canto fra la porca del fianco di fan Baftiano,c la porta minore , chedcl

cotrileentta nella Nunziata . c fatto i Cartoni fi milc a lauorare in frefeo , c

fcccncUa prima la Natiuita di Nollra Donna, con vn componimento diti*

gurcbcnifsimo mifurate,& accommodate con grazia in vna Camera, douc
aJcunc donne,come amiche,c parenti,cficndo venute a vifitarla, lono intor

DO alla Donna di parto , vellite di quegli habiti , che in quel tempo fi vlaua»

no.&alcunealtre manco nobili, llandofiintocnoalfuocolaiianola pu tri-

na pur’allor nata, mentre alcune altre fanno le fiifcie, & altri coli fatti lerui*

ghefra gl’altrivi c vn fanciullo,che fi fcalda a quel hioco molto viuace,5c vn
u
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VcccKiOjchc fi c ipofa fopra vn Icctuccio molto naturale . & alcune donnefi

irilmcntc,che portano da mangiare alla Donna, che è nel Ietto con modi v«

ramcnteproprii,e naturaìifsimi.e tutte quelle figure inficmccÓ alcuni put

tijchc ftando in aria gettano fiori,fono per raria,pcr i panni,c per ogn’alrra

cola con{Idcratifslmi,e coloriti tanto morbidamente , che paiono di carne le

figurcjeraitrccofepiu tofto naturali , chedipinte.neU’altra Andrea fecci

tre Magi d’Orienie, i quali guidati dalia Stella andarono ad adorare il fan»

ciullino Giefiì Chriftotegii finfe fcaualcati,quali j che fùlTcro vicini a! delti-

nato luogo .e ciò per efler folo lo fpazio delle due porte per vano fra loro, e

la Natiuita di Chrifto,chc di mano di Alello Baldouinctti fi vede .nella qua

Icftoria Andreafecelacorcedique’tre Re venire lor dietro con cariaggi,

e

znoltiarnefi,egenti,chegraccompagnanOj Irai quali Ibno in vn cantone ri-

tratti di naturale tre perlone veltite d’habito Fiorentino, l’vno è Iacopo San

fi)UÌno,che guarda in verfo,chivedela lloiia,tutto intero l’altro appoggiato

a cllbjchc ha vn braccio in ifeorto, & accenna è Andrea maeftro dell’opera;

& vn’altra teda in mezzo occhio dietro a Iacopo c rAiolle mufico . vi fono,

oltre ciò alcuni putti, chelalgono fu per le muta, per dare a veder palTarele

magnificenze,e le drauagan ti bcdie,che menano con eflo loro quc’tre Re.la

quale idoria è tutta limile all’altra già detta di bontà: anzi neiruna,e ncli’ai*

tra diperò fe dedo , non che il Francia , che anch’egli la Tua ui fini . in quello

medefimo tempo fece vna tauola,pcr la Badia di san Godenzo, benefizio de

i medefimi frati , che fu tenuta molto ben fatta . c per i frati di san Gallo fece

in una tauoIalaNodraDonnaannunziatadall’Angelo; nella quale fi vede

vn’unione di colorito molto piaceuoie,& alcune tede d’Angcli, che accora*

pagnano Gabbriello con dolcezza sfumate,e di bellezza d’Arie di tefte códot

te perfettamente, efocto quedafeccunaprcdcllalacopoda Puntormo alle

radilcepoìo d’Andrea,ilquaIe diede faggio in quelì’eià gioucnilcd’haucicà

far poi le beiropere, che fece in Fiorenza di Tua mano
j
prima che egli diuca

tade, fi può dire vn al tro , come fi dira nella Tua vita . Dopo fece Andrea un

quadro di figure non molto grandi a Zanobi Girolamirnelqualc era dentro

na doria di Giulèppo figliuolo di Iacob,che fii da lui finita con una diligco

za molto continuata,
e
per do tenuta vna bcllifsima pittura

.
prefc,non tnol*

to dopo,a fare a gl huomini della compagnia di santa Maria della Neucdic-

tro alle monache di santo Ambrogio in vna tauolina trefigure:laNoftra

Donna,san Giouambadda,c santo Àmbruogio. laqualc opera finita, fu col

tempo poda in fuIl’Altare di detta compagnia . Haueua in quello mette pie

fo dimcdichczza Andrea,mediante la Tua virtù,con Giouanni caddi , chefii

poi chcricodi camerajilqualc,perchc fi dilettò lemprc dellarti del difegno,

faceua allora lauorare del continuo Iacopo Sanlouino. onde,piaccndoaco*

dui la maniera d’Andrca,gli fece fare per fevn quadro d’una Noflra Donna

bel!ilsifnaiilquale,per hauergli Andreafatiointorno,croodegli, Scaltre fi'

tiene ingcgnofejfu dimaio la piu bella opera, che infino allora Andrea ha*

ucllc dipinto. Fece dopo quello vn’altro quadro di Nodra Donnaa Giouaa

ni di Paulo Mereiaio, che piacque a chiunque il uide infinitamente perclls

re veramente bellisfimo. Et ad Andrea Santini ne fece un’altro, denrrooifi

Nodra Donna, ChridojlànGiouanUcfan Giulcppo,lauorati con tantali*
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diligenza,che{emprc furono ftimati in Fiorenza pictura molto loilcuoie. Je

quali tutte opere,diedero fi gran nome ad Andrea nella (ua citrà,chc fra mo!

ti giouani,e vecchi,che allora dipignenano ; era filmato de i pia eccellenti

,

chcadoperafsino colori,c pennelli, laonde fi trouauaua no lolo eflerehono

ratOjtnain iftato ancora, fcbcnefifaceua poco affatto pagare lefiie fatiche*

che poccua in parte aiutare, e fouuenirc i luoi,c difenderfeda i faftidii,e dalle

noie,che hanno coloro,che ci uiuono poueramente. MaefTendofi d’vnagio

uaneinamorato, c poco apprefio,eficndo nmafa vedoua,toltala per moglie,

hebbe pia che fate il rimanente della fua vita,e molto piu da trauagliatc,che

per Tadictro facto non haucua.pcrciochc oltre le fatiche, e fafiidii , chefeco

portano fimili impacci comunemente , egli lene prefe alcuni da vantaggio

,

come quello,chcru bora da gelofia , bora da vna cola , & bora da vn altr*

combattuto . Ma per tornare all’operc, che fece; lequali, come furono afiai

,

coli furono rarifs!me,cgli fece dopo quelle,di che fi è Duellato di l'opra, a va

frate di santa Croce deirordinc riiìnore.ilquale cragouernatorc allora del-

le Monache di san Francefeo in vìa pentolini,e fi dilettaua molto della pìttu

ra,in una tauola,pcr la chiefa di dette Monache laNofiraDonnaritta,crile

uata lopra vna Bafa in otto facci e:ìn falle cantonate della quale fono alcune

arpie,che leggono.quafi adoradolaVerg.laqualecó vna mano tiene i collo

il figluìolo, checonateitudiue bellifsimulaftrignecon le braccia tenerifsi-

mamente, èc con l'altra un libro ferrato,guardando due putti Ìgnudi,iqua!i

mentre l’aiurano a reggere, le fanno intorno ornamento . Ha quefia Madó
na,da manritta vn san Francefeo molto ben fatto , nella tefta delqaalefico

nofee la bontà,e lemplidià, che fu veramente in quel sato huomo . oltre ciò

fono i piedi beliifsimi,& cofi i panni
;
perche Andrea con vn girar di pieghe

molto ncco,& con alcune ammaccature dolci fempre contornaua le figure

in modo,che fi vedeua l’ignudo, a man delira ha un san GiouanniEuangeli

fta,fin:ogiouane,&in atte di fcriuere reuangelio,in molto bella maniera

,

fi vede,oltre ciò, in quefia opera vn fumò di Nuuoli trafparenti lopra il cala

inento,elcfigure,chepare,chefimuouino. Laquale operaetenura hoggi

.

fra lecofed-Andrea di fingolare,e veramente rara bellezza, fece anco ài Nbz

za legnaiuolo vn quadro di Noftra Donna , che fu non mcn bello (limato

,

che i'alire opere fue.

Deliberando poi l’Arte de’Mercatanri , che fi fàceffero alcuniCarri Trio

fall di legname a gitila degl’anrìchi Romani; perche andalfero la mattina di

san Giouanni a piocclsione in cambio di certi paliotti di drappo, c ceri, che

le città, ccallctU portano in fegno di tributo, pafiando dinanzi al Duca, &
Magiftrati principali: di dieci, che fè nc fecero allora , ne dipinfe Andrea al*

cuni a olio,e di chiaro fcurojcon alcune llorie,che furono molto lodate, eie

bene fi doueua leguirarc di farne ogni anno qualcuno, per ìnfino a che ogni
Città , e terra hauelfe il fuo( il che farebbe fiato magnificenza, e pompa gran
dilsimaifu non di meno difmello il ciò fate l’anno 1 517. Métte dunque, che

eoa quelle,&ahrcopereAndrea adornaua la fila città, & il Tuo noraeogni

giorno maggiormente crefceoa,dcliberarono gl’huomini della compagnia

delio Scalzo? che Andrea finifle l’opera del loro corrile, che già haucua co-

Bliaciato
, e fàcioui la ftoria del baitcfimo di Chrifio , & coti hauenco egli
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rimcllo mano all’opera piu uolcniieri, uifccedueftorie,eperornsmecfct

della porta, che entra nella compagnra,vnacharità, &: vnaiuftiziabcìlilsi.

me. in vna deile ftoricfcce (an Giouanni,che predica alle turbe in atciiudi*

r.c pronta,con perlona adufta,& limile alla ulta, che ^ceua , & con vn’ana

di teEa,chemoÌlra tutto spiiito,& confiderazionc. fimilmemelavar{età,e

prontezza degrafcoitatnrj è marauigUola,vcdcndofi alcuni ftarc ammirati

erutti attoniti neli’udircnuoueparoic,&VDa cofi rara, c non riiaipiuvdita

dottrina. Ma molto piu Ci adoperò l’ingegno d’A ndrea nel dipignerc Gio*

«anni,che batteva in actjua una infinita dì popolijalcunide’quali filpoglia

no,aItri riceuonoil b2ttcfimo,&altricflcndofpoglian,arpetrano,chefini-

Icadi battezzare quclIi,cheionoinanzi a loro .& in tutti moftròunuiuoaf

fetto>e molto ardente difiderio ncirattiiudini di coloro cheli affrettano per

efiete mondati da! peccato. lenza,che tutte le figure fono tanto ben lauora

te in quel chiaro Icurojch’ellcrapprefentano uiueiftoriedi marmo, cuerii*

fime. Non tacerò, che mentre Andrea in quelle,& in altre pitture fi adope-

raua;Ulcirono fuori alcune llampc intagliate in rame, d’Alberto duro,cchc

égli le ne Ter ui,e ne cauò alcune figurc,riducendolc alla maniera fila . il clic

ha facto credere ad alcuni, non che fia male Icruirfi delle buone colcaltrai

dèftramentCj ma che Andreanon hauefie molta inucnzionc. Venne in quel

tempo difiderio a Baccio Bandinelli,allora dilcgnarorc molto ffimato>d’itn

parare a colorire a olioj onde conofeendo , che niuno in Fioréza ciomeglio

lapea fare di efib Andrea,gli fece fare vn ritratto di le, chclomigliò molto in

<5Ueireià,comefipuoanco uedere. ctcofinel uedergli fare quella,&altrco

pcrcjuideilfuo modo di colorirejfebépoiòp Iadimculta,ò può Icnccura

re,n6 leguicó di colorire,tornadogli piu a propofito la scultura.fecc Andrea

un quadro ad Alellandro Corfini pieno di putti iniorno,&unaN.D.chefie

de in terra co un putto in collo, ilqualc quadro fu codotto c5 beirarte,&c5

un colorito molto piaceuoIc.& a un Mereiaio,chefaceuaboitcgain Roma,

& era Tuo molto amico,fece vna tella bellìs. fimilmeteGiouàbatilla Puccini

Fiorétino, piaccdogli llraordinariaméic il modo di fare d’And. glifecefere

vn quadro di N. Dona p madarein Fràciaìmariufcitogli bellis. le io tennep

fe,e nò Io madò altnmcci. ma nodimeno fàcédo egli in Fracia luci traffichi,

c

argoz!Ì,epcio,elìendoglu'5melIo,chefaceire opcradi mandarla pitture ec

celiente,diedea faread Andrea un quadrod’unChriftomortOj&ceruAfl

geli attornojchelofofteneuanoj 6c con atti mefti , epietofi contemplauano

il loro fattore in tanta roilèria,per i peccati dcgrhuomini. quella opera fini*

ta che fu,piacque di maniera vniuerralmcnte,che Andrea,pregato da molti,

lafcceincagliarein Roma da Agoftino Viniziano’ nianon gli efrendoriu-

feita molto bcncjiion volle mai piu dare alcuna cofa alla stampa, ma tornali

do al quadro, egli non piacque meno in Francia,doue fu manda to, che s’ha*

ucllc ferro in Fioren2a,in tanto che il Re accelo di maggior difiderio d’hauc

rcdeli’opere d’A ndrea,diede ordine,che ne facefic alcun’alcre. laquaìc coli

fu cagioucjche Andrea pcrfualb dagl’amici,fi riio lue d’andare, poco dopo

,

in Francia. Ma in tan to,intendendo iFiorcntini,il che fu l’anno 1515, che Fa

pa Leone decimo uoleua fere grazia all a patria di farli in quella uedere, oidi

caroDopcrriceuexIofeftegrandifsimei^ua Magnificojefonruofoappari
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w,con tanti archi,facciate, tempii,cololsi , & altre ftatuc,& ornamenti • che

infine allora non era mai ftato fatto ne il piu (bn tupfo,nc il piu ricche, e bel

lo.pcrcheallora fioriua in quella città maggior copia di begli , & eleuati in-

gegnijche in altri tempi fuffe auuenuto giamai. Airentrata della porta di sa

pierGattolini fece Iacopo di Sandro un Arco tutto iftoriato,&infierae con

elio lui Baccio.damoare Lupo . a san Fclice|in piazza ne fece un’altro Giulia

no del Ta(ìo;&: a santa Trinità alcune fta tue,e la Meta di Romolo:Scin mcr
caro Nuouo la Colonna Troiana, in piazza de’Signori fece un tempio a or-

to ficcic Antonio, fratello di Giuliano da san Gallo, c Baccio Bandineìlifc»

ce vn gigante in fulk loggia . Fra la Badia,5c il palazzo dei Podefta fecero vn

Arco il Granaccio,& Ariftotilc da san callo.et al canto de’Bifchcri nc fece vn

altro il RolTb con molto bello ordine,& uarictà di figure. Ma quel!o,che fu

pm di tutto ftimatOjfù la facciata di santa Maria del Fiore, fiuta di legname,

clauorata indiuerfc ftorie di chiaro Icuro dal nollro A ndrca tanto bcnejchc

piu non fi làrcbbe potuto difiderare . e perchcrArchicett.ura di quefta opera

fu di Iacopo SanfouinOjC fimilmen re alcune ftorie di ballo rilieuo,e{di scula

tura molte figure tonde: fu giudicato dal Papa, che non farebbe potuto effe

re quelledifizio piu bello quando fuflc flato di marmo,& ciò fri inuenzione

di Lorenzo de Medici,padre dì quel Papajquando viueua. fece il medefimo
Iacopo in falla piazza di santa Maria Nouella vn Cauallo limile a quello di

Roma,che fu tenuto bello affatto, furono anco fatti,infiniti ornamenti, alla

fala dei Papa nella uia della Scala, e la meta di quella firada piena di bellifsi*

me ftorie di mano di molti artcficijma per la maggior parte difegnate da Bac

CIO Bandinelli . entrando dunque Leone in Fiorenza del medefimo anno, il

terzo di di Settembrefu giudicato quello aparato il maggiore,che fulFc flato

fatto giamai,&il piu bello.ma tornado hoggimai ad Andrea,efIendo di nuo
uo ricerco di fare un’altro quadro per lo Re di Francia , nc fini in poco tcin*

po vno,ne!quaIefece vna Noftra Donna bellifsima: che fu mandato fubito,

e canalone da i mercanti quattro uol te piu,che non l’haueuano esfì pagato

,

Haueua apunto allora PieiFiacefco Borghcrini latto fare a Baccio d’AgnoIo

di legnami intagliati fpallierc,cafIoni,federi,e letto di noce molto belli, per

fornimento d’una camera. onde,pcrchc ccrnfpondeflero le pitture all’eccel

lenza degl’al tri lauori , fece in quelli fare vna parte delle fiorie dà A ndrea in

figure non molto grandi, dc’fatti di Giufeppo figliuolo di lacob, a concorré-

za d’alcune,chcn’haueuafatte il Gran accio,c Iacopo da Pon torme,che fono
molto belle.Andrea dunque fi sforzòjCon mettere in quel lauoro diligenza

ctempoftraordinariodi krfijchcgiiriufdfTcro pin perfetce,che quelle degli

altri fopradetti . il chegli uenne fatto bcnifsimo , hauendo egli nella varietà

delle cofe,che accaggiono in quelle ftorieimoftro quanto egli ualcfleneU’ar

tc delia pittura. lequali ftorie per la bont.n loro furono per TafTedio di Fiore

za uolute fcaftaredi doue erano confitieda Giouanbatiffa della ral!a,per ma
dareal Re di Francia: Ma perche erano confitte di forte,chf tu tra l’opera fi

farebbeguafta,reftarono nel luogo miedefimocon un quadro di Noftra D.
chcètcnuto cola rarifsima. fece dopo quefto Andrea una tcftad’un Chris

ftojtcnutahoggidaifraridc’feruiin full’al tare della Nunziata, tanto bella ,

cheiu penne aonfofefipuoimaginareda huma.no intc!lecco_ per una teft.i

d’un
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d’un Chrifto,lapiiì bella. Erano ftate fatte in san Gallo fuor della Portanti

le capellc della Chiefa, oltre alle due tauoIed’Andrca, molte alcre,IcoDa!j

non paragonano le Tue tonde Itauendolcnc ad allogare vn’altra, operarono

que rvaii col padrone della capcHa,ch’ella fi delle ad A ndreajilqiialejccmin.

candela lubicofcccin qucllaquatcro figure ri tre, chedifputano delliTri-

nitàjciòè vnsanto Ago{Hno,checonariaveramante Africana»& in habiio

diVefcouofi muoue, con vehemen ria ucrfo vn san Pter Martire , che tiene

unlibroapcitojinariajeattofieramécc terribile, laquale tefta, e figuracmol

to lodata. Aliatoàquefioèun san Fran. checon unamanodencun libro;

&l’altraponcdofialpetto,pare,chc efpnma có la bocca vna certa caldemdi

feruoEC)Chc lo faccia quali ftruggerein quel ragionamento’ Eum ancovns.

LorcnzOjche afcolca come giouàne, c'pare, che ceda, all’aurorità di coloro

.

AbbalTo fono ginocchioni daefigure*vna Maddalena,co belhlfiroi panni.if

volto dcllaquale èritratto della moglie jperciochc non faccua aria di femic

ne in nclTun luogo,che da lei noti la ritraelic: fe pur aucniiia, che da altre tal

Iota la toglicfic, perl’ufo del continuo uederla, c per tanto hauerla difegna

ca,&chcèpiu,hauerlancIl’an!moimptell3, veniua, che quali tutte le tefte,

che faccuadifemminejafcmigliauano. l’altra delle quattro figure fu unsi

Baftianò,iiquale,ciTendo ignudo,moftralefchiene,chenondipintc,niapa-

lonoàchiunchelc mira uiuifsimc. e certamente quella fra tate opere aolio

fù da grartcfici tenuta la migliore,conciofia,chein ella fi vede molta cUcnii

la nella milura delle figure,& vn modo molto ordinatojela proprietà della

ria ne’volti: perche hanno le tcftede'giouani dolcezza; crudezza queikde

vecchijSc vnccrtomefcolato,chctienedeirune,edciraltre, quelle di mezza

età . in lomma quella tauola è m tutte le parti bellilsima,e fi truona heggi in

*an Iacopo tra’fofsi al caro agl’Alberti infiemèconTaltredi manodel,medc

fimo . mentre, che Andrea fi andaua tracrenende in Fiorenza dietro à que-

fleopcre,allai poueràraeme,fenza punto Iblleuarfi; erano fiati conlìdcraril

Francia i due quadri,che ui haueua mandati . dal Re Francefeo primo ;
t fra

molti altri fiati mandati di Roma, di Vinezia ,e di Lombardiatrano fialidi

gran lunga giudicati i migliori.Lodandogli dunque ftraordinanamétequcl

Re,’gIifudctro,cheefierc potrebbe ageuolmen re che Andrea fi códucellein

Francia al feruigio di fua Maefià. laqualcofa fucanlsimaal Re, onde data

commclsicnc di quan to fi hauea da fare,& che in Fiorenza gli fulTefO paga-

ti danari per il viaggio ;
Andrea fi mife allegramente in camino per Francis

conduccndolcco AndreaSguazzeila luo creato, arriuati poi finalmente ah

JacoEte,furcno da quel Re con molta amoreuolczza, & allegraméte riccuB

ti. & Andrea,prima che pafiafle il primo giorno del fuoarriuo,prouòquan

ta fbfieiaiiberalica^ecortetìa di quel Magnanimo Re,riceucndo in dono da

nari,cvefiimcnti ricchi,S:honorati . cominciando poco apprefio àkuorat#

fi fèce al Re, e à tutta la corre grato di maniera, che elTcndo da tutti carezza»

to,gli patena , chela fua partita FhauclTe condotto da vna eftrema infelicità

àvnafelicitàgrardifsima.RitralTefralepriraecofejdinaturaleil'Dalnnofi»

gliuolo del Renato di pochi mefi,& cofi in Elicici cportatolo al Re n’hebbe

in dono trecento feudi d’oro.Dopofeguitandodil.iuorarefcceal Revnaca

riti che fu tenuta cofa rariisima,e dal Re tenuta in pregio,come cora,chelo

' meiitaua.
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fncnt3Ua.ordinatogli appreflbgrofraprouifionc, faceua ogni opera, perche

volentieri fteiTefcco, promettendo,che niunacofa gli mancherebbe. Eque
ftoperchegii piaceua nell’operared’Andrcalapreftezza, & il procedere di,

quell’haomo, che fi contcntaua d’ogni colà . oltre cio,fodisfaccndo molto i;

tutralacortc/ecc molti quadri,&: molte opere, c fé egli haucflcconfiderato

donde fi era partitole doue la forte Thaiicua condotto , non ha dubbio , che,

farebbe falito(la(ciamo {Iarde ricchezze) à honoratifsiino grado . Ma cficn-

dogli vn giorno,che lauoraua per la madre del Re vn san Girolamo in peni

ttza, venuto alcune lettere da Fiorcnza>Iequali gli fcriuena la moglic;comin

cio(qualunquefifuficiacagione)àpcnfarc di partirli, chicle dunque licen*

u al Re,dicédo di volere andare a Firézej&chc accommodaic alcune fuefte.

ceade,tornerebbe à sua Macfia per ogni modo: Se che per fiarui piu ripofa*

to menarebbe fèco la mogIie}& al ri torno fuo porterebbe pitture, & sculru-

redi pregio . Il Re,fidandofi di lui gli diede per ciò danari . Se Andrea giurò

fopta il Vangelo di ritornare a lui fra pochi mefi . E cofi arriuato a Fiorenza,

felicemente fi godè la Tua bella donna parecchi mefi, cgramici , e la città . fi-

nalmente pafiando il termine,in fral qualedoueuaritornarcalRc,cgli fitro

uò in vltimc fra in murare,e darli piacere,c non lauorarc, hauer confumati

ifuoi danari,
e
quelli del Re parimente . Ma non dimeno volendo egli torni

re,potettero pi-u in lui i pianti,e i preghi della fua donna , che il proprio bi -

fogno, elafcdepromefiaalRc.onde, nonefiendo
( per compiacere alla

donna
)
tornato , il Re ne prefe tanto sdegno, che mai piu con diritto oc-

chio non volle vcderc’per molto tempo, pittori fiorcn tini. egiurò, chele

mai eli luffe capitato Andrea alle mani piu difpiacercjche piacere gli hareb-

bcfatto,fenza hauerepunto di riguardo alla virtù di quello. Cofi Andreare

ftatoinFioren2a,eda vnoaltifsimo grado venuto a uno infimo, fi trattene»

ua,e padana tempo,come potcua il meglio . Nella fua partita per Francia ha«

ueuano gl’huomini dello Scalzo,penfando, che non douefic mai piu torna-

re,allogatojtutto il reftantc dellopcra del corti!e,al Francia Bigio, chegia ui

haucuafatto due ftorie^quando vedendo Andrea tornato in Firenze fecero ,

che egli rimife mano alfopera,e feguitando vi fece quatto ftoricjl’vna a can-

to allahra. Nella prima e san Giouanni prefo dinanzi à FI erode . NcH’altra

èia cena,c il ballo d’Erodiana,con figure molto accommodate,e apropofito..

Nella terza è la decollatione di elio san GÌouanni,nc}laquale il Maeftro della

iuftizia mezzo ignudojC figura molto eccellentemente difegnata, fi comefo

no anco tutte laltre. Nella quarta Erodianaprefenra larella, & in quella fa

DO alcune figure, chefi marauÌgliano,fattc con bclldsima confiderazionc. le

quali ftotiefòno fiate vn tempo lo ftudio, elafcuoladi molti giouani,che
hoggifono eccellenti in quefte arti, fece in lui canto, che fuor deila porta a
Pauivoltaua per andare agl’Ingiefuatidn vn Tabernacolo a frefco vna Ko-
fira Donna àfedere con vn putto in col!o,& vn san Giouanni fanciullo, che
tidefarto con artegrandi{sima,e]auorato cofi perfettamente,che c molto fii

inaio,per]abel]ezza,c viuezzafua . & la tefiadellaNofira Donna c il ritrai

to delia Tua moglie di naturale . ilcuaìcTabcrnacolo
,
per la incredibile bel*

Iczza di quella pittura, che è neramente marauigliofa, fu lafciato in piedi •

quando i'ar.DO ijjo.pcrl’afieciio di Fiorenza fu rouinato il detto conuc.n to
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altri molti bcìlifsimiedifizii. In qne’medefiroi tempi face»

(ào Jn Francia Bartolomeo Panciatichi il vccchio,moitcfacende di mercazia,

comcdjlìdcrofodi lafciare memoria di le in Lione, ordinòà Baccio d’Agno

lOjcheglifacelTefàreda Andrea vnacauola,eglielemandairc la,dicedo, che

in quella volcua un’A Aulita di Noftra Donna con gl'Apoftoli intorno alfe

polcro.quefta opera dunque coduAe Andrea fin preAo alla fine,ma perche

il legoamedi quella parecchie volte s’aperle.hor lauorandoui,hor lafciando

la ftarC; ella fi rimale adiecro non finita del tuttoalla morte Tua. e fu poi da

Bartolomeo Panciatichi ilgiouane riporta nelle Tue cafe,come opera veramc

te degna di Iode,pcr le belhlsimc figure degl’A portoli, oltre alla Noftra Dòa

m,che da vn choro diputti ritti ccircondata,mcn tre alcuni altri la reggono

€ portano con vna grazia fingularifsima. &afommo della tauola è ritratto

fra gl’Apoftoli Andrea tanto naturalmente,clie par viuo . choggi quella od

la villa de’Baroncclli,poco fuor di FiorenzainunaChiefetta fiata murata da

PicroSaluiarivicinaalla fila villa, perornamento di detta tar.oia. lece An-

drea a lonimodeirortodc’Scrui in due catoni due fiorie della vigna di Chri

rtojcio cquando ella fi pianta, leg3,cpaleggìa: & apprcAo quel padredi fa-

inigiia,chechiamaàlauorarc coloro, che fi fiauanooziofi,tra i qualièvno,

che mentre c dimandato le vuole entrare in opera,fedendo lì gratta le mani

cfta penfando fe vuole andare fra glaltri operai, nella guifa spunto , checer

tì infingardi fiftanno con poca coglia di lauorare. Ma molto piu bella è lab

tra,doue il detto padre di famiglia gli fa pagare, mentre elsi mormorando fi

dogliono.efi'a quelli uno, che da feannoucrai danari,ftando in tento à quel

ro,chc gli tocca,par viuojfi come anco pare il caftaldo , che gli paga . le quali

ftotie fono di chiarofi:uro,e lauoratein fielco con deftrilsima pratica. Dopo

qucftcftce nel nouiziato del m^defimo conuen to a fommo d’una fiala , vna

pietà colorita a frefeo in unanicckia,cheèmoIto beila. Dipinlèancoinvn

quadretto a olio un’altra pietà,& infieme vna Natiuiià,nelÌa camera di ql co

ucnto,douegiaftaua il Generale Angelo Aretino, fece il medefimoaZano-

bi Bracci,che molto difideraua hauerc opere di lua mano,in un quadro per

una camera,iinaNoftra Donna,cheinginocchiata fi appoggia a un mafio co

Tcrr.plando Chrifto , che pelato fopra un viluppo di panni, la guardaforndé

do •, mentre un san Giouanni, che ui è ritto , accenna alia Noftra Donna qua

fimoftrando quello cflcrcil veto figliuol di Dio. dietro a quelli è un Giu=

feppo appoggiato con la certa in fu lemani,polàte fopra uno fcogl io : chepa

re, fi beatifichi i’anima ncluedcrelagcnerazionehumana elTere diuentata,

per quella nalcita,diuina. Douendo GiulioCardinalede’Medici per com=

fn elsionedi Papa Leonefàt lauorare di ftuccho,e di pittura la uolta dellalca

la grandedcl Poggio à Calano. palazzo,e villa della cafa dc’Mcdia, porta fra

pirtoia, c Fiorenza,fu data la cuiadi quell’opera,e di pagar i danari al Magni

fico Ottauiano dc’Medicj, come a perfona ,che no tralignado da i Tuoi mag-

giori,s’intcndeua di quel meftierc,& craamico,eamorcuoleatmti gl'arten

ci delle no Are arti, dilctiandofi piu che altri d'hauerc adorne le fue cafedcl-

j’opcrcde 1 piu eccellenti . ordinò dunque,efiendofi dato carico di ruttare»

pera al Francia Bigio,ch’egli n’hautfleun tcizo fi)Io,vn rerzo Andrea, cl’al

irò IacopodaPuntoimo.nefuposfibile,pcrmolic,chcilMag. Ottauiano

foUecitalTc
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fol!ecira(Ie coftoro,ne per danari,chc ofFerifle,e pagaflc loro far si>chc qn?la

Lopera ii ccnductfle à fine . Perche Andrea folamcn te finì con moka dilige

saio vna facciata vnaftoria,dencroui quando à Celare (ono prefcniaii i tri-

buii di tatti gl’animali. Il difegno dellaquale opera è nei noftro libro infie*

me con molti altri di kiamano; & è il piu finitOjCllendo di chiaro fcuro>che

Andrea làceiicmai. In queftaopeta,Andrea per fuperare il Francia, 6c li-

topo, fi mifcafauchenon piu vfate,tirando in quella vna magnifica profpct

tiu3,& vn’ordincdi fiale molto difticile,pcr Icquali (alendo fi peruiene alla

fcdiadi Celare. Et quefte adornò di ftatucmohobenconfiderate j non gii

badando haucr moftro i! bell’ ingegno luo nella varietà di quelle figure,che

portano addoiloquekantidiuérhanimaliicome fono vna figura Indiana,

chehavnacafaccagiallaìndofio,elopralefpalievnagabbia, tiratai profpet

tiua,con alcuni papagalUdentro,efi3ori,chc fono cola rariilìma; & come lo

jio ancora alcuni,che guidano capre Indianc,Lconi, Girafti, Lconze, Lupi

ceruieri,Scimic,c Moii,& altre bellcfantafie accomraodatc có bella manic-

ra,elauorateinfrefcodiuin;iIìmamente. Fece anco in (u quelle (calce altde«

te vn Nano,che tiecein vna fiatolail Camaleonte tanto ben fatto, che né fi

può immainare nella dilfirmità della ftraniifiraa forma Tua la piu bella prò

porzione di quella, che gli diede . Ma quella opera rimale , come s’è detto,

imperfetta
,
per la morte di Papa Leone. Eie bcncil Duca Alcllandro de*

Medici hebbedifiderio,chc Iacopo da Fon torme lafinille,ncn hebbe fi rza

di far sì, che VI mcttefiìmano. E nel vero riccuè fono grandiiìlmo aref ar«

imperfetta j elftndo per cola di villa la piu bella lala del mondo . Ritornato

inFiorenza Andrea fèceinvn quadro vna mezza figura ignuda d’un s. Gio-

uan Bat[ill2,cheèmolto bclh,iaqualeglifu fatta fare da Giouan Maria Be«

cin tendi,che poi la donò al S. Duca Cofimo. Mentre le cofe fuccedeuano in

quella maniera,ricordandofi alcuna volta Andrea delle cofe di Francia, fi)«

Ipirauadicuoreicfihaucllepenfato trouar perdono del fallo cómeiTojnon

hadubbio,che egli vi farebbe tornato. E per tentare Iafortuna,vo!lcprouae

re, Tela virtù Tua gii potefleacioelTeregioucuoIe. Fcceaddunqucin vn qua

dto vns.Gio.Battifta mezzo ignudo,per mandarlo al gran Maellro di Frati

ciaiacciòhadoperalieperfirlontornareingrazia del Re. Ma qualunche

di ciòfufle la cagione,non glielo mandò akrimcntJ,ma !o vendè al mag.Ot-

tauianodc’Mcdic!,ilqu3lclollimòfemprcafiaj,métrevi{re, fi come fece an«

co due quadri di N. Donne,che gli fece d’una medefima maniera, i quali (o*

DO hoggi nelle tue cafe. Ne dopo molto gli fece fare Zanobi Bracci per Mon
fignorcdi fan Biauicvn quadro,ilqualecondufiecon ognidiligenza.fpera-

do,che potefie cller cagione di fargli nhauete la grazia dei Re Francefcc,il*

qualcdeiìderaua di tornare akruire. Feccancovn quadro a Lotenzo Lieo*

pi,di grandezza molto maggior e,che rufato,dentroui vna N. Donna a lede*

re con il puttom braccio,c due altre figure che Taccompagnanodequali leg

gonofopra certe fcalec,che di difegno, e colorito fono fimili airaltie opere
lue. Lauoròfimilmcntcvn quadro di N.DonnabeililfiinoaGiouannid’A
golìinoDjni,cheèhoggi,periafuabelle2zamoltoftimaco. E Cofimo Lapi

niralle di naturale tanto bene,cheparcviuiflìmo.ElIendo poi venuto l’anno

1 j
ij. in fioicnZA la pcfte^&anco pel contado in qualche luogo i Andrea p

X mez
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mezzo d’Antonio Brancacd,per fuggire la pefle, Se ancho lauorare quaHe
co(a,andòin Mugello a fare per le Monache di fan Piero a Luco dell’ ordine

diCamaldoìivnatauola. Là doue menò fecola moglie , & vnafig]iaftr3-,«

timdmentelalorelladl lei;& vn garzone. Quiiii dunque fìàdofiquieranìc-

te mife mano all’opera. E perche quelle venerande Donne piu l'un giorno,

che l’altro faceuano catezze,& cortese alla moglie,a luj,& a rutta la brigata,

fi pofe con grandiflìmo amore a lauorare quella rauola : Nella quale fece vn

Chrifto mortOjpianto da Ila noftra Donna S Giouannieuangelifla^&dav-

na Madalena in figure tanto viue,che pace ch’elle habbiano veramérelofpi-

rito,5c l’anima. Nel S.Giouanni fi fcorgela tenera dilezztone di quell’ Apo*

ftolo: & l’amore della Madalena nel pianto :& vn dolore eftremo nel volto

Se attitudine della Madonna : laquale vedendo il Chnfto,che pare vetamen

te di riiieuo in carne,e morto, fa per la compalficnc ftare tu eco ftupefatio, &
final cito fan Piero,e fan Paulo,che contemplano morto il fàluatcre del mò-

do in grembo alla madre, per lequali marauigliofccófidcrazioni fi conofee,

quanto Andrea fi dilertafle delle fini,e perfezzioni dell’arte, e per dire il vero

q«ta cauola had.ito pia nome a quei Monaftetio,cheqiittc fabr!che,cquan-

te altre fpele vi fono ftate fatte,ancor che magnifiche,e ftraord'narie finita

la tauola,perche non era ancor paflaro il pencolo della pefte,di tr.orò nei ire

defimo Iuogo,dóue era bcniffimovediitOje carezzato,alcune fcttimane.Ncl

qual teropo,pernon fiftare,fèce non folamentevna Vifitazionedi noftraDó

na,e S.Lifabecta,the è in chiefa a man ritta (opra il prefepiOiper finimento d-

vnatauolerta antica-, maancorain vna tela non mo'ro grande vna hellifs.tc

fta d’un Chrifto. alquanto fimileaquelia,chcèfbpra l’altare della Nunziata

ma non fi finita tlaqual iefta,chein vero fi può annouerarrfra le buone co-

fe,chc vfciflèro delle mani d’And. è oggi nel monafterio de’Monaci degrAn

geli di Firenze,apprefl'o il molto R.P. Do Ant.da Pifa
,
amator non fole degl'

huomini ccc.neìlenoftrearti,mageneralmétcdi tutti i uiciuofi.Da qfto qua

dronefbno ftatÌricauatiaIcuni;pchehauédoìoDóSiluar.oRa2'’ifidatoaZa

nobi Poggmi pittore,accio vno ne ritraefle a Barto.Gondi,che ne lo richiefe;

nefuronoricauati alcuni altri, che fono in Firenze tenuti in fòmma venera»

xione. In qucfto modo adunque pafsò And.fenza pericolo il tempo della pc

iic,& quelle Donne hebbero dalla virtù di tanto huomoquell’opa, che può

ftare al paragone delle piu ecc. pitture,che fiano ftate fatte a tempi noftrj. on

de non èmarauiglia le Ramazzo tto,capo di parte a Scaricalafino,tentò p l'af

fedio di Firenze piu volte d’hauerla^ per mandarla a Bologna in sa Michele

in bofcoaliafuacapella. Tornato Andrea aFirenze,lauoròa Bccuccio Bic#

chìcraiodaGarcbafE,amicifiìmo fuo,in vna tauola vna N.Donna in aria col

figliuolo in colio,& abballò quattro figure,fan Giouanni Batti fta , S. Maria

MadaIcna,S.B3ftiano»e 5à Rocco; & nella predella ritrafle di naturale elio

BecucciOjcla mogliejChefoiioviuilììmi.LaqaaletauolaèhoggiaGambaifi

caftcllo fra Volterra, e Fiorenza nella Valdelfa. A Zanobi Bracci per vnaca

polla della fu i villa di Rouezzano fece vn belliflìmo quadro di vnaN . Don-»

na,cheallatti vn putto,& vn Giuleppo,con taiita diligenza, che fi fiaccano ^

tanto hanno nlieuo,dalla tauola. Lquale quadro è hoggi in cala di M- Anto

rio Er^ccijfigiiuoio di dettoZanobi . Fece anco Andrea nel medefimo tetn

po
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po,e ne! già detto cortile dello fca!zo*due altre ftorie. In vna delle quali figu

tòZacheria,cheracrifìca,&atnmutoIilcene}i’appanrgli TAngelo. Nell’altra

eia vifitazione di noftra Donna bella a marauiglia . Federigo fecondo Duca
diMantoa , nel palTareper Fiorerza,quandoandòafàr reuerénza a Clemc
ielettimo,vide fopra vna porta-in caia Medici, quel ritratto di Papa Leone

in mezzo al Cardinale Giulio de’Medici,6c al Cardinale de’Rcffi, che giare

cel’eccellentifs.RaffaellodaVibino.perchepiacendogli ftraordinariamea

te,pensò,come quello,che fi dilettaua di coli fattepìttureccc.farlofuo.E cor

fi quando gli parue tempo, eflendo in Roma,Io chiefe in dono a Papa Cleme
te,che gliene fece grazia cortefem ente, ondefu ordinato in Fiorenza a Otta*

uianode’MedicijfoitolacuicurajegouetuoeranoHippolito.e Alefiandrorf

chcincaiTatolojlo facefle portare a Mantoa. Laqual cofa difpiacendo molto

al raag- Ottauiano,che non harebbe voluto priuar Fioréza d’una fi fatta pit«

nira,(imaratiigliò,cheil Papafhauedecorfa cofi avn tratto: pure rifpole,

che non mancherebbe di feruireil Duca : ma che elTendo l’ornamento cacti

uo nefaceua fare vn nuouo,ilquale come fuflemelTo d’ero-raanderebbe fica

riffimamenteil quadro a Mantoa: e ciò fatto,M.Otcauiano,perialuate,co«

me fi dice,Iacapra,& i cauoli,mandò fegtetamente per Andrea, e
gli difie,cQ

me il fatto ftaua,& che a ciò non era altro rimedio, che contrafare quello c6.

ogni diligenza; Se mandandone vn fimilcal Daca,ritenere,mana{cofamen

te,quelio di mano di Raffaello. Hauendo dunque promeflo A ndrea di fare

quanto fapcua,e poteua,fatto fare vn quadro fimile di grandezza , & in tutte

le parti , lo lauorò in cala di M.O teauiano fegretaméte. E vi fi artaticò di ma
niera,che efio M.Ottauiano,intendentifiimo delle colè deli’arti, quando fii

finiro,non ccnofceua l’uno dairaÌtro,neil propno,e vero dal fimile,hauen*

do msflìmamc nte Andrea contra&tto infino alle macchie del fucido, come
era il vero apunto. E cofijnafcofto che hebbero quello di Raffaello, manda-
rono quello di mano d’A ndrea in vn’ornamento fimile a Mantoa . Di che il

Duca reftò (odisfàttilEmo,hauendoglielo maUìmamcnts !odato,fenza effet

fi auueduio della cofa,Giulio Romano pittore,e difcepolo di Raffaello. lU.

quale Giulio fi farebbe fiato fempre in quella openione, e i’harebbe creduto

di mano di Raffaello.Ma capitando a Mantoa Giorgio Vafarijilquale.eflen

do fanciullo,e creatura di M. Octauiano,haueua veduto Andrea lauorare ql

quadro,feoperfe la cofa
.

perche facendo il detto Giulia mol te carezze al V

a

faro,emofirandogli,dopo molte ancicaglie,epitrure,quel quadro di Raffa-

cllojcome la miglior com,chc vi falle ; dille Giorgio, Topera è belliilìma , ma
none altrimenti di mano di Raffaello, come no ? dille Giulio, non lo lo io

,

che ticonolcoicolpjjche vi lauorai lu^ Voi vegli Icte dimenticati, loggi unte

Giorgio: perche quello èdi mano d’Andreadel Sarto j e per legno di ciò,cc

Couivnfegno{c glielo mofirò) che fu fatto in Fiorenza,perche quando era-

noinlìeme fi Icambiauano. Ciò vditofece riuoltar Giulio il quadro , e vifto

il contralegnOjfiftrinfenellefpaUc,dicendo quefteparole: lonon io filmo

n)eno,che s’ella fufle di mano di RafFaello,anzi molto piu: pche è cofa fuor

di natura,chevn’huomo ec.hni ti fi benda maniera d’un’altro,e la faccia cofi

finiilc Bafta,che fi conolce, che cofi valfc la vitiu d’And.acópaguatajComelo

laE cofi fucolgiudizio,eccnfigliodi M. Ottauiano fodisfattoal Duca,e d5
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priaata Fiorenza d’ana fi degna opeia. La qaaleelTendogli poi donata dal

Duca Alefiandro,tcnne molti anni appreifo di fc . E finalmente ne fece do*

no al Duca Cofimo,che l’ha in guarda roba con molte altre pitture farco'e.

Mcntreche Andrea faceua quello ritratto,fece anco perii detto M.^rtauia

no in vn quadro,Colo la teda di Giulio Cardinal de’ Medici , che fu poi Papa

Clemente,fimiìe a quella di Raftaello,che fù molto bella . La quale ceftafii

poi donata da eflo M Octauianoal Vclccuovccchiode’Maizi- Nonmoltd

dopOjdifiderandoM. Baldo Magni da Prato fare alla Madonna della carce-

re nella lua terra vna rauoladi pittura belIilTimaidoue haueuafatto fare pii»

laavn’ornamento di marmo molto hpnorato; glifo, fra molti altri pittori,

meflo inanzi Andrea. Oade,haiiendoM Baldo,ancor,chedi cionós’inten-

defic mol io,piu inchinato Panimo a lui,che a niun aItro,gIi haiieua quafi da

tointeniioncdivolere,checgli,enonaltnlafacctle -, quando vn Niccolo

Soggi Sanfouino,che haueua qualche amicizia in Prato, fu meflo inazi a M.

Baldo per quell'opera -, Se di maniera aiutato,dicendo, che non fi potcuaha

ucrc miglior maellro di lui,che gU fri allogata quell’opera. In ranto.mandaa

do per Andrea chi l’aiutaua,egli con Domenico Puligo,& altri pittori smU

ci Tuoi,penfando al fermo,cKcillauoiofiifleruo,lc n’andò a Pratc.Magiun

to trouèjchc Niccolò non fole haueua riuolto l’animo di M. Baldo ma ari»

cocratantoardito,esfrcciato>cheinprcren 2adi M. Balde dille ad Andrea,

che giocherebbe feco ogni fomma di danari a far qualche cofa di pi t tura, &
chi facefie meglio tirafle. Andrea,che lapca quanto Niccolo valefle , rifpole,

ancorché per ordinario fufle di poco animo; Io ho qui meco quello miogac

zoDCjChc non e fiato molto all’arte,lc tu vuoi giocar leco>Ìo metterò i danari

per luijtna meco non voglio,che tu ciò faccia per nlcte: percioche>le io ti via

ceflhnon mi làrcbbehonore,& le io perdelli>mi farebbe grandiilìma vergo»

gna. E detto a M.Baldo,che deflc l’opera a Niccolo, perche egli lafiirebbe

dìmanicra,che ella piacerebbe a chiandafle al mercato. Tene tornò a Fiore

za : douc gli fu allogata vna tauola per Pifajdiuira in cinque quadri , che poi

fu polla alla Mad.diS.Agitela lungo le mura di quella città, fra la ciccadcila

vecchia,& il Duomo. Facendo dunque in cialcun quadro vna figura, fece

x.Gio.Batt.&:s.Piero,che mettono in mezzo quella Madonna, chefa mira*

coli; ncgraUrièS.Catcrinamartire,S.Agnefa,5£S.Margherita5figure,cia-

feuna per le j che fanno marau!gliarc,pet la loro be]lezza,chiunche le guar-

da j & lono tenute le piu leggiadre,& belle femmine,che egli facefle mai.

HaueuaM.Iacopo frate dc’Serui nell’alIoluerc,e permutar vn voto d’una do

na,ordmatole,ch’cIla facefle fare {opra la porta dei fianco della Nuziaia, che

và nel chioftrojdalla patte di luorijVnafigurad’unaN. Donna, perche troua

to Andrea gli difle,chc haueua a fare Tpcnderc quelli danari , &che febenc

non erano RioIti,glì patena ben fatto,hauendogh tanto nome acquiftato le

altre opere fatte in quel luogo , che egli,& non altri facefle anco quella.An-
drea , che era anzi dolce huomo , che altrimenti , fpin to dalle petluafioni di

quel padre, daU’uiile,e dal difiderio della gloria,rifpole, che lafrrebbevo*

Icnticri ;
&:poco appreflo,mefloui mano.fccein frefeo vna noftra Dosa, che

fiede bcililìima,con il figliuolo in coIlo,& vn fan Giufeppo , che appoggia-

lo a vn làcco,ticn pl’occhifilliavn libro aperto. E fu fifatia quell’opera, che
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prrdilcgnOjgraziajC bontà di coloritOjC per viuezza^c rilieuc^mortrÀccIj ha
ueredigranlungafupcraiij&rauanzati tutti i pittori, che haueuano inuno a

quel tempo lauorato.Et in vero è quefta pittura cofì fatta, che apertamente

da fe fteda/ptiza che altri la lodijiì fa conofcere,per ftupenda,e rariffima.

Mancaua al cortile dello Scalzo (oiamentc vnailorÌa,a reftare finito del tut-

to:petilcheAndrea, chchaacuaringranclicolamaniera, perhauervifto

Ìcfigure,che Michclagnolo haueua cominciatc*e parte finite per la (àgreftia

di fin Lorenzo -, mile mano a fare queft vltima ftoria :& in efia dando fui ti

mo faggio dclfuo migUoramento,rccciI nafeerdi fan Giouanni Battiftamfi

gurc bclliffime,c molto migliori e di maggior rilieuo , che Taltrc da lui fiate

fitte per l’adietro nel medefimo luogo. Sono bellilfime in quella opera fra 1*

altre,vnafemmina,che porta il putto nato alIctto,doueèS.Lifabctta,cheaE

ch’ella è bellillìma figura } cZacheriajche fcriue fbpra vna carta , la quale ha

pelata (opra vn ginocchio,tcnendola con vna mano,&: con l’aìtra feriuendo

il nome del figlinolo tanto viuamen te, che non gli manca altro , che il fiato

ftelTo . E‘ bclliffima Cmilmente vna vecchia,che fiede in fu vna predella,ride

doli del parto di quell’altra vecchia, c moflra neirattitudine , & nell’affetto

quel tanto,che in fimilecofafcrcbbe la natura. Finitaqueiropera,chccer-

tamcntcèdigniffimadiognilode,feceperilgeneraledi Vallombcofa in v«

na tauola quattro belliflìmc figure,San Gio.Batt.S.Giouanguaibcrto infli-

tutor di queU’ordine,S.MichelagnoIo,e S, Bernardo Cardinale , c loro mo«
naco y c nel mezzo alcuni putti,che non poflbno eflèr nepiu vjuaci, ne pia

belli.Quella tauola è a Vallombrofa fbpra laltezza d’un fallo , doue Hanno
certi monaci lcparatidagl’a!cri,in alcune ftanze,dette le celle, quafimcnan
do vita da Romiti. Dopo quella, gli fece fere Giuliano Scala, per mandare a

Serrezzana,in vna tauola vna noftra Donna a ledere col figlio in colio, e due
mezze figure dalle ginocchia in fu,lan Celfo,& S.Tulia,S.Honofrio, S.Cate-

rina,fanBenedetco,S.AntoniodaPadoa,fan Piero,clanMarco.LaquaIcTa

uola fu tenu.5^limile all’alirccofed’Andrea. & al detto Giuliano Scala rima

fe per vn rello,che coloro gli doueiiano di danari pagati per loro, vn mezzo

tondo,dcntro alquale è una Nunziata,che andaua fopra per finimcn to deU
la tauola : il quale è nella chiefa de’Serui a vna fua capeila intorno al coro ne!

la Tribuna maggiore. Erano flati i monaci di fan Salui molti anni fenza pc

lare,che lì metteiTcmanoal loro cenacolo,che haueuano dato alare ad Ana
drca,a!lora,che fece l’arco con le quattro figure : Quando vn Abbate gala»

t’huomo edigiudiziojdelibcròjcheeglihnifrcqucll’operaj onde Andrea,

che già fi era à ciò altra volta obIigato,non fece alcuna refilléza , anzi raello-

uimano in non molti mefi,lauorandone a fuo piacere vn pezzo per v9lta,lo

finì:'& di manitra.chequcfl’operafutenuta,t;dècertamentelapiufacile>la

piu viuace di coIori:o,&di difegno,chefacefregiamaÌ,anzi,chcfere fi polla:

bauendo,oltre alfa! ire cofe,dato grandezza,macllà,& grazia infinita a tutte

quelle figure; intaDio,che io non fo,cherai diredi quello cenacolo, che no
fiapoco j eflendo ta!e,che chiunchc lo uede,refta ftupefatto . Onde no è ma
raujglia,fe la fua bon tà fu cagionc>chc nelle rouine dciralfedio di Firenze P

anno 15^9- eglifulfe lafciato Ilare in piedi,allora che ifoldati,egua(latori,

per comandamento dx chi reggcua,rouinarono tutti i borghi fiior della eie-
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ià,i monafteri,fpedalj 5&: tutti altri edifizij Coft<?ro d{co,hauenc!o rouitiata

la cKieia,& il Campanile dilati Salui,& cominciando a madar giu parte del

conuento,giunti,che furono al Refrettorio;doue è quello Cenacelo, veden

do chi gli guidauajcforfe hauendone vdito lagionare.lì raarauigliofa pitta

ra,ahbandonando rimprela,non lafciò rouinar altro di quel lucgOjlerban*

doli a ciò tare,quando non hauelTono pota ro fare alno. Dopo fece Andrea

alla compagnia di fan Iacopo detrai! Nicchio in vn legno da portareapro-

ceiIione,vn fan Iacopo,che fa carezze,roccandoIo lotto ii mento, a vn putto

veftito da battuto:& vn’altro putto-che ha vn libro in mano,fatto con bel-

la grazi a,e naturale. Riirafle di naturale vn commello de’Monaci di Valloni

brolajche per bilbgni del luo mona llerio lì ftaua lèrapre i n villa , e fu medo

Torto vn pergolato,douehaueuafatrofuoi acconcimi,
e
pergole con varie

f3ntalìe,e doue pcrcoteiia aliai racqiia,& il vento, lì come volle quel c5me(

To amico d’Andrea. E perche finita roperaauanzòde’coIorijC della calcina;

Andrea,prefò vn tegolojchiamòla Lucrezia Tua Donna, e le difle : Vie qua,

poi che ci fono auanzati quelli colori,io ci voglio ritrarre , accio fi veggia in

quella tua età.come ti Tei ben conferuata ; & fi conofea nondimeno quanto

hai mutato effigie,e fia per efier quello diiicrlo da i primi ritratti.Ma no voc

lendo la Donna,che forfè haueua alera fantafia,llar fermai Andrea, qualìin

douinando eller vicino al Tuo fine,tolta vna lpera,ricrafre le nicdefimo indi

tegolo,tanto bene,cheparviuo,enaturalilTimo. Il qualiitrattoc appreHo

alla detta M.Lucrezia Tua Donna,che ancor viue. Ritraile fimiìmentevn

Canonico Filano luo amiciffimo,& il ritratto,che è naturale, e molto bello,

è anco in Pila- Cominciò poi,per la fignoriai carroni,che fi haueuano accte

lorire,per for le Ipaliieredclla ringhiera di piazza co molte belle fantafiefos

pra i quartieri della città,con le bandiere delle capicudini tenute da certi put

ti : con ornamenti ancora de ffimulacri di tutte le virtù : & parimente i tnóis

ti,e fiumi piu famofi del Dominio di Fiorenza. Maqueft’opera coli comin-

ciata rimafe imperfetta,per la morte d’AndreajComerimalè anco, ma po«

co meno, che finita,vna tauoia,chc fece per i monaci di V allombrola alla Icw

ro Badia di Poppi in Cafentino.Neliaquale taucla fece vna N. Donna Alìun

ta conmoltiputtiintQrno,fanG!ouanniGuaIberto,fan Bernardo cardinale

loto monacOjCome s’è detto -, S.Caterina,efan Fedele . Laquale tauola coli

imperfettaèhoggiindetraBadiadiPoppi. Ilfimileauuenne d’ vna tauola

non molto grande,che finiradoueua andar’a Pila. Laido bene finito del tut

IO vn molto b:l quadro. che hoggi è in cafa di Filippo Saluiati, e alcuni altri

.

Q^ifine’medefimi tempi Giouanbattilla della Palla, hauendo'cópere quan

te lcultare,epitture notabili haueua potuco/acendo ritrarre quelle, che no

poteua haucre • haueua (pogliato Fiorenza d’una infinità di cofe elette, fen*

za alcun rirpe:to,pcr ordinare al Re di Francia vn’appartamento di llanzc *

che falle il piu ricco di coli fatti ornamenti, che ritrouare fi potefie. Coftai

dunque,defidcrando,che Andrea tornallc i n grazia,c al Ter uigio del Re ,
g’à

fece fare quadri; In vnodipinle Andrea A bramo matto di; volere lacfl

ficare il figliuolo do con tancadilig‘nza,che fu giudicato, che infino al"

loca non hauellemaifarco meglio. Si vedeua nelia figura del vecchio efpr^'

{admùijtnenteqaeÌlaviu.ìfede,econiìanza, che lenza punto rpauenia'!^
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lofaccuadi buoniffima voglia pronto a vccidere il proprio figliuolo Si vede

uaanco il raedefimo uolgere la tefta vcrfo vn belliflìmo putiOjil quale parea

glidicellejchefcrniafleil colpo.Non dirò quali fu fiero l’atritudini, Thabito,

ica]zari,& altre cole di quel vecchio: perche none poil'ibile dirne abafian-

zaiDirò bene,chc fi vedeuaiibelliiliino,e tenero putto Ilaac tutto nudo,tre

mare per timore della morte i- e quafi mono lenza efler ferito . Il medefimo

h.iueiia,non che altro, il collo tinto dal calor del Sole, c candidilsimc quelle

partUhe nei viaggio di tre giorni haueuano ricoperto i panni . Similmente

il montone fra le ìpine pareua viuo,& i panni di ilaac in terra piu rollo veri,

Snaturali,che dipinti.V i crano,oI tre cio,ccrti fcrui ignudi , che guardaiia*

no vn'afinojche palccua,e vn paefe tanto ben fatto che quel proprio dotte fu

rifatto non poteua efler piu bello ne aitrimenti.La qual pittura,hauédo do«

po U morte d’ Andrea,& la cattura dì Battiftacompera Filippo Strozzi, nefe

ce dono al S.Alfonlb Daualos Marchefe del Vallo,ilquale la fece portar’ nel

rifolad’lfthia,vicina a Napoli,
c
porre in alcune llanze in compagnia d’ahrc

dignilsime pitture. Nell’altro quadio fece vna carità bcllifsimacon trepuw
ti :& quello comperò poi dalla Dóiiad’Andrca.eflcndo egli morto,Dome»
Dico Conti pittore , che poi Io vendè a Niccolo Antinoti,che ló tiene come
cola tara,che ell’è veramente.Venne in quello men tre defiderio al mag. Oc
tauiano de’Medici,vedendo quanto Andrea haueua in quell’ultimo miglio

rata la maniera,d’hauere vn quadro di fuamano 'onde Andrea,che dcfidec

rauaferiiirlo.pereflcrmoltoobhgntoaquel fignore,che lemprc haueua fa-

uonto i begli ingegnile particoUrmcn ce i pittori : gli fece in vn quadro vna
nollraDonna,cheiiedein terra con vnputroin lu Icgàbea caualcionc, che

volge la tefta a vn lan Giouannino,lbftcnuto da vnaS.Elifubetca vecchia, ta

to ben fatta,e naturale,che par villa, fi come anco ogni altra cofa , è lauoraca

con arte,dilègno,ediiigenzaincrcdibiIe. Finito che hebbe quefto quadro,

Andrea lo poreòaMO ctauiano j ma perche eflendo allora I afiedio a ttorno

a Firenzc.haueua quel lignote altri penfieri,gli nfpo(e,che Io defie a chi voa

lcua,lcufandofi,e ringraziandolo lòmmamente. Alche Andrea non rilpolè

altro,le non la fatica è durata per voi,evoftro faràlcmore' Vendilo, rifpole

M.Ottauiano,& lerueti de danari : pcioche io lo quei che io mi dico.Parrito

fi dunque Andrea,(enetornòacafa,neper chiefte,chc giifufsino fatte, voi*

le mai dare il quadro a neilunojanzi fornito,che fu Tafiedio, & i Medici torà

natiin Firenze riportò Andrea il quadro a m.Oitauiano, il quale prefolo bc

volcntÌeri,enngrantiandolo,gIieIopagòdoppiamente.Laqualoperaèhog

gi in camera diMadFrancefca fila donna,elòrelladel Rcucrendifs.Saluia-

ti.laquale non tiene men cento delle beliepitturelalciateli dal Magnifico
fao contorte,che ella fi faccia del confcruarejSc tener cóto degl amici di lui

.

Feccvn’altro quadro Andica quali fimiie a quello della charitàgiàdecta,a

Gio.Borgherini deniroui vnanoftra Donna,vn S Giouani putto,che porge

àChrifto vna palla,figurata perii mondo ; e vna cella di S . Giuleppo molto
bella. Venne voglia àPauolo da terra Rcrta,veduta la bozza de! fopradetto

Abramo d’haaerequalchecoladimanod’Andreaj cerne amico vniuerfale

mente di rotti i pittori . Perche nchicftolo d’un ritratto di quello Abramo,

Andrea volentieri io lerui,e glielo fece tale,che nella lua piccolezza non fa

punto
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punto inferiore alla grandezza dclroriginale. La onde piacendo molto aP*

uoiojgli domandò del prezzo,per pagarlo, ftimando chedouelTecoftatii ql«

Io,che veramente vaieua; ma chiedendoli Andreavna mifenajPauolo qua-

li fi vcrgognc>,eftretcofi nelielpalle gli diede ruao quello,che chiefe. Il qua*

dro fu poi mandato da lui a Napoli . . &tn quel luogoèlapiu bd

la,& honoraca pittura , che vi fia. Erano per lafledio d» Firenze fuggitili có

Icpaghe alcuni Capitani della città.ondeellèndorich'cfto Andrea di dipi-

gnete nella facciata del paia zzo dei Poteftà, & in piazza non folo detti Capi

tani,ma ancora alcuni cittadini fuggi ti,e fatti ribelli, dUle; che gli farebbe;

ma per non fi acqaiftarc,comc Andrea dal Caltagno,il cognome; degli Ira

piccarfjdiedenomedi fargli fare a vnfuo garzone, chiamato Bernardo del

Buda.Ma &tra vna curata grande,doue egli ftefio en traua,e vfeiua di notte,

condufie quelle figure di maniera,chepareuano coloro ftefsi viui, e natura-

li,! Ibldati che furon dipinti in piazza nella facciata della marcarantiavechia

Ticino alla condotra,furono già fono molt'anni coperti di bianco,perchenó

il vedeiTèno-E fimilmentei cittadini.che egli fini tutti di fua mano nel palai

20 del Poteftà furono guafti.Efiendo dopo Andrea in quelli {noi virimi ana

ci molto familiare d'alcunijchegouernauano la compagnia di làn Baftiano

che è dietro a’Seruijfecc loro di fila mano vn fan Baftiano dal bellico inluta

to beilo,che ben parue,chc quelle hauelfero a edere l’ul urne pennellate, che

egli hauefle a dare. Finito Tafledio le ne ftaua A ndrea,afpettando, che le co»

fe fi allargafsinojfc bene con poca fperanza,che il dilegno di Francia gli do»

uefie riufcire,efIcndo fiato prefo Gionambatifia della Palla ; quando Fiorc-

za fi riempie dei fbldaddel campo,edi vettouaglie.Fraiquaìi foldati elTen-

do alcuni Lanzi appeftati,diedero non piccolo Ipauenro alla città,e poco ap»

prello la la/ciarono infetta. La ondc,ò ^fTe pei quefio fofpetto,ò pure, pche

Laueflèdifbrdinaronelmangiarcjdopohaucr molto in quello afsedio pati»

tOjfi ammalò vn giorno A ndreagrauemen ce. E poftofi nel letto giudicarifsi

mo lènza trouar rimedio al fuo ma!e,c lenza mol to gouerno, ftandoli piu lo

tana,chepoteualaraoglie,per timor della pefie: fimorì(c{icono)chequafi

cifsiinofen’auidc :e coficon afiai poche cirimonie gli fu nella ChiefadeSer

ui vicino a cala Tua dato fepolturajdaglihuomini delio Scalzo,doue loglio*

no lepellirfi tutti quelli di quella compagnia .Fu la morte d’Andrea di gran*

difsimo danno alla fua città,& aìlarce: perche infine allfetà di quarantadue

anni,chc vilsc,andò Tempre di cola in cola migliorando di lbrte,che,quanto

piu fulse viuucojlemprehaucrebbcaccrcfcjutomiglioramento all’arte, per

cicche meglio fi va acquiftando a pocoapoco,andandofi col piede piu fica

ro,e fermo nelle djfficul tà dell’arte,chc non fi fii in volere sforzare la natura,

ePingegnoaun tratto, Needubbio che fe Andrea fi fufse fermo a Roma,

ijaando egli vi andò,per vedere l'opere di Raffae]lo,&dj Michelagnolo, &
parimente le fiatue,e le rouine di quella ciità,che egli hauerebbe molto arti

chita la maniera ne componimenti delle ftoric, & hauerebbe dato vn gior-

ro piu finezza,c maggior forza all* fuc figure. Il che non è venuto fatto ime

ramcntc,le non a chi c fiato qualche tempo in Roma,a praticarle^c confida

rarlc mioucamcnrc.Hauendo egli dunque dalla natura vna dolcc,& grazio*

C- - -riffjucldircgne,&:vi: colorito tàcile,eviuacefl3oito,coiineliaiiorar«
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la frtfco,cornea olio, fi erede fenza dubbio, Ce fi fiific fiermo in R orna , che e-

glihauercbbcauanzati tutti grArtcfiddcI tempo fiuo. Ma credono alcuni,

chedacioloricraeirerabonaanza dc!l’opere,chcviddein quella città di fcuì

turJ4& pittura,&:cofiaRtsche,comc moderne : & il vcdcrc-mold giouani,

difccpoli di RaifiaclIo,c d’altri clTcrcfìeri nei difegno,e lauorarc ficarb&fcn

iaftcnto}iquali,cometimido,cheegIicra,nongTi diede il cuore di paiTarc.

Etcofi fiaccndofi paura da fc,fi riloluè^pcr lo meglio,tornarlenc a Fireze : do
Hcconfidcrando a poco a poco quello,chc hauea vcduto,ficcc canto profitto

chcropcrcluclono fiate tenute in pregio, & amirate} 6cche è piu imitate

piu dopo la mortc,che mentre viflc.E chi n’ha le ticn care , & chi l’ha volute

vendere n’ha canato tre volte più,che no furono pagate a lui ; attefio.che del#

Icfuccofchcbbc fèmpre poco prezzo, fi perche cra.come fi è detto, timido di

natura > c fi perche certi raaefiri di legname,chc allora lauorauano le miglio

ri cofic in cala de’cittadmi,non gli fiaceuano mai allogare alcun’opera,per fec

uiregl’amidIoro,icnon quando fapcuano,chcAndrca haueflegran bifb*

rno.NcI qual tempo fi contentaua d’ogni pregio.Ma qucfto non toglie, che

ropcrcluenonfianorariffirac,echc non néfia tenuto grandifllraoconto:&

raecitamente,pcr efierc egli fiato de’maggtori,5c migliori maefiri, che fiano

fiati infin qui. Sono nel noftro libro molti difegni di fua mano,e tutti buo-

iii,ma particolarmente è. bello affatto quello della ftoria,chefieceal poggio,

quandoaCefareèprefentàto il tributo di tu tri gi’animali orientali. liquale

diregno,cbcè tattodi chiaro feuro è cofia rara,&: il piu finito, che Andiea fia-

ceffemaii attenga chequando egli difegnaualecofedi naturale, per metter-

le in opera faceua certi (chizzicofi abbozzati,baftandogli vedere quello,che

faceua il naturale. Quando poi gli mectcua in opera gli conduccuaa perfez

rione. Onde i d/egni gli fcruiuano piit per memoria di quello , che haucua
vifto j che per copiare apunco da quelli le lue pitture . Furono i dilccpoli

A^rcainhniii,manon tutti fecero il medefimo ftudio lòtto la dificipiinadi

luhpcrchevtdimorarono,chi poco,echiafiai,nonper colpa d’Andrea, ma
della Donna fua,che ficnzahauerrifpetto a nclluno, comandando a tutti im
periofàmcntegli teneua tribolati. Furono dunque fuoi difcepoli Iacopo di

Puntormo. Andrea SguazzcHa,che tenendo la maniera d’Andrca,ha lauora

to in Franciavn palazzo fuor di Parigi,éhe è cofa molto lodata; 11 Solofmeo.

Pierfrancefeo di Iacopo di Sandro.tìqual ha fiatto in fanto fpirito tre tauolc.

E Francclco Saluiati j e Giorgio Velàri Aretino , che fu compagno del detto

Saluiati,ancor che poco dimorafie con Andrea. Iacopo del Conte Fiorenti-

ao.E Nannoccio.ch’hoggi c in Francia col Card. Tornone in boniflìmo ere

dito. Similmente Iacopo dettò laconc fu difccpolo d’Andrea, e molto amico

fuo,5c imitatore della fua maniera . Ilqualc laconc,mentre vide Andrea , fi

valle aflài di lui,comc appare in tutte le fue opere ; e maflìraamen te nella fec

ciatadelCaualicr Buonaelmontiin filila piazza diS.Trinita.|Rcftò dopo la

fu a morte hcrede de i difegni d’Andrea,c dciraltrc cofic deirarte.Domcnico

Coii:i,chc fece poco profitto nella pittura , alquale flirono da alcuni ( come
fi crcdcjdcl rartc}rubati vna notte tutti i difegni , e cartoni , & altre core,che

haucua d’Andrea.Nc mai fi è potuto fapercchi quc’taii fuflcro . Domenico
Conti adunquc.comc non ingratodc’bcncfizij riccuutidalfuo macftro,5c

y
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^ìHcicrofo di dargli dopo la morte quelli honori.che meritaua, fecefi,die I«

cortefia di Raffaello da Mótelupo gli fece vn quadro affai ornato di Marmo,

ìlqualefii nella chiefa de’ Serui murato in un piIaftro,con quefto epitaffi»

fittegli dal dottiflÌnioM.Pier Vettori,alloragiouane.

ANDREI SARTI O.

Aiiniireiilisingmj^iiiorìidcucleriiufidii omniMifi iuéicié.

compArando.

Ccffwjìtw Conia àfcipuks,pro Uboribusyinfi inflituendo [nfccptiSigri»

tc animo pofuit.

VtxUann. xlij. ob, A. mdxxx.

Dopo noft molto tempo alcuni cittadini operai della detta chiefa
\ piu to

fto ignoranti , che nemici delle memorie honorate, sdegnandoli,che quc|

quadro fuffein quelluogo flato meffofenzaloroliccnza, operarono dim»

ciera,che nefu Ieuato,nc per ancora è flato rìmurato in altro lupgo.Nclche

vo](cforfemoftrarcilafbrtuna>che non fole gl’influfside’fati poffdnoinu

ta,ma ancora nelle memorie dopo la morte. Maa.dilpetto loro fono per vi*

iicreropcre,& il nome d’Andrca lunghiffìmo tempo ; c per tenerne, fpcro,

quefli mici fcrittj,raoInfficoli,memona.Cóchiudiamo adunque,chefe Ani

drcafii d’animo baffo nell’azzioni della vira,contcntandoC di poco, egli non

è perciò,che nell’arte non luffe d’ingego cleuato,;e fpeditifrimo
, e pratico in

ogni lauoro -, hauendo con l’opere fue,oItrc rprnamcn to,ch’elle fanno a’Iuo

ghijdoue elle fono,&ttograndillìmogiouamentoaifuoi Artefici nella ma-

niera, nel difcgnc,e nel colorito i &il tutto con manco errori , chealtro pit-

tor Fiorentinoiperhauereegli,come fi cdcito inizi,intefó beniflìmo l’ora

bre,&ilumi,e lo sfuggire dellecoleneglircuri,edipintelcfuecofc convna

dolcezza molto uiuaffenza checgli moftrò il modo di lauorare infrefcocon

perfetta vnioncjcfènza ritoccare moltoafècco.llche fa parer fetta da»

Teuna opera fua tutta in vn medefimo giorno.Onde può a gli Ai

tefici Tofcani ftare per effempiò in ogni luogo,& ha-

uercEaji piu celebrati ingegni loro lode

grandifeimajdc honorata

palma.

Ilfine dellavitadAndrea delSarto Tittor

fiwrentino.



VITA DI M. ?ROPERZIA

Vita di^yid. ProperXMde Rofsi ScultrictJ

Bolognefcj

G R A M co^achcin cutteql!cvirtù,&in tutti quelli efcrcizil

quali.inqiialunchetcmpo.hsnnovolutoledonneitucomet-
tcru con qualche ftudio elle fiano Tempre riultne eccellenti ls|

nie,&piuchefamole:comcconvnamfinitàr<{i efempli agc-

tocJIen -

cconotnice vaglionuj olcia che nel

Tomiri P
fi sìjchi fu Camilla, Atpalicc, Valaica*

’ ^

*^"*^^^PteFuluiadiMarcanioniO;checonictliceDione iftoiico*

7 ^
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tante volte s’armò per dcfcndet il marito,e{e medefima. Ma nella poefiaaa

coralono ftatcmarauigliofifsimcjcomeracconta Paufania, Corinna fu mol

to celebre nel verfificare,& Euftathio nel Catalogo delle naui d’Omero

,

menzionedi Safo honoratjfsima giouane: il medefimo fa Eufebio nel libra

dc’rempijlaqualein vero ic ben fu Donna, ella fu però tale, che fuperòdigrt

lunga ruttigli eceferittori di quella età. E Varonc loda anch’egli fuor di mo

dojmameritamentc Erihna. che con trecento verfì $’ oppofe allagloriolafa*

ma del primo lume della Grecia: 5c con vn fuopicciol volume» chiamato

Elccate,Equiperò la numeroia Iliade dclgrand’Homero.Ariftofanccclebra

Carillena,nella medefima profersione,per doitifsima, & eccelicncirsimafc-

mina} èfìmiImenteTeano,MeronePolla,E!pe,Corni(ìcia,eTeIifilla, alla»

quale fu pofta nel tempio diVenere per marauiglia delle fue tante virtù,vna

bcIlirsimaftatua.E perlalTar tant’aItreverfificatrici,non leggiamo noi, che

Arete nelle difficultàdiFilofofiafumaeftra del dotto AriftippofE Laftenij

& Ailioteadifcepole del diuinilsimo Platone J Et nell’arte oratoria,Sempco

iiia,& Horcen{ìa,femmine Romane,furono molto fàraofè.NelIa Gramma-

tica AgaIlide(comc dice A theneo)fu rariGima, & nel predir delle cofe futu

re, odiali queftoairAftroIogia,o alla Magica, Bada cheTemi,& Cafsandra,

& Manto hebberone’tempilorograndilsimo nome.Come3ncoraIlìdc,&

Cerere nelle ncccfsità deirAgricuItura.Etin tutte lefcienzevniuerlalmen-

tc,lcfigIiuole diTcfpio.Ma certo in nelTun’alcraetà s’c ciò meglio potuto co

nofcerejche nella nodrajdouele donne hanno acquidaco grandilsima G-

ina,nonlbIamcnteneIlo dudio delle Iettere,com’hafatto la Sig. Vittoriadel

VadOjlaSig.Veronica Garabara»laS. Caterina Anguifok, la Schioppa,U

Nugaro!a,M.LauraBaiiiferra,& ccnt’altre fi nella volgare, come nella Lati

na,& nella Greca lingua dottifsimc ; ma eziandio in tutte l’altrcfaculta. Ne

fi fon vergognate,quali per torci il vanto dellafopcriorità , di mcttcrficóle

tenerc,& bianchifsiroemani nelle colè mccaniche,efra la ruuideazade’mar

mi,& rafprezza del ferro
j per conleguir iIdefiderioIoro,& riporcarlenelk-

m3,comc{eccne’DoftridìProperziadc’RolsidaBoIogn^,Giouanevifnio-

fà,non folamcntenellecoledi cala,come laltre,ma in infinite Iciéze, che nó

cheIedonnc,ma tutti gli hnomini gl’hcbbero inuidia . Cedei fii del corpo

l>clIiGima,&fonò,& cantòncTuoi tcmpi,meglio, che femmina dellafuacit

ià.Et perciò ch’era dì eapricciolò,5cdedrilsimo ingegno,fi mife ad intagliar

noccioli di pcfchcjiquali fi bene, e co tata pazienza lauorò,che fu cofa fingu-

larc 6cmarauÌgIiofaiIvcderli.Nonlb;araentep]alottiIitàdelfauoro:Map

la fucliezza delie figurinciche in quegli fàceua;& per la delicatillima matjii;

radei compartirle. Et certamente era vn miracolo, veder’in fu vn nocciolo

coli piccolo tuttala pallionc di Chrido,fàtta con bellillirao intaglio , covna

infinità di perlòne,oItraiCrucifil]ori,&gIiApodoli- Queda cofalcdiedÉ

animo,douendofi far l’ornamento dc'le tre porte, della prima facciata di SS

PetrontOjtutta afigure di marmo,che ella per mezo del roaciio, chiedefiea

glioperai.vna pattedi qaellauoro,iquali di ctofuron cÓtcnrilìimi, ogni voi

tajch’ellafaceflc veder loto,qualche opera di marmo,condotta di fua mano.

Onde ella fubito fece al Conte Alcfl'andro de’ Peppoli vn ritratto di finia-

mo marmo,dou’era il Conte Guido fuo padre di naturale Laqualcofapiac-

qo:
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qi!einfinitamentc,non folo a coloro,ma a tutta quella città : Se perciò gl'a-

pcraijnon mancarono di allogacle vna parte di quel lauoro.Nel quale éllafì

nicòD grandillìraa marauigliadi tutta BoIogQa,vn leggladriffimo quadro,

doue(pcrciocheinqucl tempo lamiferadóna era innamoranllìtna d’un bel

5Ìouane,i!qualcparcua,chepoco di lei fi curale) fece la Moglie del maeftro

dUafadi Faraonc,cheinamoratofi di Giolcp, quali dilperatadel tanto pgat

jo,3irvltimo gli toglie la vefted’attorno,con vna donnelca grazia, c piu che

Biiràbile. Fu quefta opera da tutti riputata bellillima,&alei di gran fodisfaz

zione,parendole con quefta figura del vecchio teftamento , hauere isfogato

in p3rte,l’ardentiflìma (uà paflìone.Ne volle far’altro mai per conto di detta

fabbric3,nefbperlona,chenonlaprega{Ie,ch’eUaicguitarvoIcire,cccctto

maeftro Amico,che per rinuidiafcmpre lalconfortò : e fempre ne difle ma-
le agii operai,& fece tanto il maligno,che il iuo lauoro,}e fu pagato vn vilif»

fimo prezzo.Fece ancor ella due Agnoli di grandiffimo rilieiio,c di bella prò

porzione :ch’hoggi fi vcggono,contralua voglia però, nella medefima fab-

Dtica. Airiiltimo coftei fi diede ad intagliar ftampe di Rame, e ciò fece fuor

d’ogni biafimo,econ grandifsima lode. Finalmente alla pouera innamora-

ta giiTuane, ogni cofariufcìperfctiifsimamentc, eccetto il fuo infelicilsimo

amore. Andò la fama di cofinobile,& cleuato ingegno,per tutt’Italia ,& al

ì’uhimo pcrnenneagU orecchi di Papa Clemente v t i:iìqualc, fubito,chc

coronato hebbe l’Imperatore in Bologna,domandatodi lei, trouò lamifcra

dona efter morta,qlla medefima fcitimana, & cfter ftata fepolta nello fpeda

le della MortCjchc coli hauealafciato nel fuo vltimo teftamento.Ondeal Pa
pa,ch’cravolonterofodi vederla, fpiacqitegradi/siroamcte la motte di olla,

ma molto piuafuoi citradini,liquaii mentre ella vifte, la tenero pvngridifj.

miracolo della natura nc’noftri tempi.Sono nel noftro libro alcuni difegni

di manodt coftei fatti di penna,& ritratti dalle cofedi Raffaello da Vrbino,

molto buoni, 2c ilfuo ritratto fi è hauuto daalcuni pittori , che hironofuoi

amicifsimi.Ma non è maDcato,ancorcheelladifegnaffe molto bene,chi hab

bia paragonato Properzia non folamente nel d{fegno,ma fatto cofi bene in

pittura, com’eila di fcultura. Di queffe laprima èiuor Plautilla, monaca,&

hoggi priora nel monafterio di S.Caterina daSiena in Fiorc:^ in falla piaz-

za di san Marco. Laquaie cominciando a poco a poco a difegnarCjSc ad imi-

tar’co i colori quadri & pitture di Maeftriecc.ha con tanta diligenza codoc

tc alcune cofe,che ha fatto marauigliare gl’ Artefici . Di mano di coftei fono

due tauolc nella chiefa del detto Monafterio di s.Caterina/Ma quella èmpi
to lodata doue fono i Magiche adorano Giefu . Nel monafterio di s.Lucia

di Piftoia è vna tauola grande nel choro, nella quale èia Madonna col barn

bino in braccio,fanTommafb,s.Agoftmo,s.Maria Maddalena, S.Caterina

da Siena,s.Agnefe,S.Caterina martire,& s.Lucia. E vn’altra tauola grande
di mano della medefima mandò di fuori lo spedalingo di Lemo. Nefreftet-

tono del detto monafterio di S.Caterina è vn Cenacolo grande, Se nella fala

del Lauoro vna tauola di mano della detta. Et per le cafe de gentil’ fauomini

di Firenze tanti quadri.che troppo farei lungo a voleredi tuta ragicmare.-.

V naNunziata in vhgran quadro baia m'ogliedels. Mondragonc spagnuo-

io,& vn’alcra fimilc neha Mad.Mariciia de Pedini.V a quadretto di N.Don
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Raèms.Gtouaaino diFiréze.Evnapredellad’Aliareèins. Mtriadcì Fiere,

nellaqisale fono hiftoricdella viudi s.Zanobi molto belle. E pcrchetjuelU

venetanda,& vittuofa suoca,ioanzi,chc lauora(IèiaBoIe,£c opere d’impor-

taza,acrere a far di minio^fono di fua mano molti quadretti belli affatto I ma

no di diuerfi,de iqualinon accade far menzione. Ma quelle cofedi mano di

coftei/ono migliori,chc ella ha ricauaro daaltrijnclleqiiali iT)oftra,cheha-

rebbefàttocofemarauigliofede come fanno gl’huoniini,haue(le hauutocS

modo di ftudiarc.dc attendere a! difegno,eritrartecofeviue,& naturali. Et

che CIO fia vero,fi vede manifcftaroentcin vn quadro d’unaNatiuità di Chn
fto.ritratto da uno,che già fece il Bronzino a Filippo Saluiati . Similmcii te

,

il vero di ciò fi dime (fra in quello,che nelle fuc opere i volti, e fattezze del-

ie Doiine,perhaucrnevedutoafuo piacimento,fono aflai mig!iori,chclete

ftedegl’huomini non fono -, & piu fimili al vero. Ha ritratto in alcuna delle

fueopercin volti di Donne Mad.Goftanza dc’Doni, fiata nc’tempi noftti el

fcmpjo d’incredibile bcliezza,&: honcftà,tanto bene, che da Donna} in do,

per le dette cagioni non molto pratica,non fi può piu oltre defidcrare.

Similmente bacon molta fnalodeattcfo al difegno.& alla pittura,& at-

^ndeancoia,hauendo imparato da Alcfiandro Allori allieuodei Biózino,

Madonna Lucrezia figliuola di m.AIfonfo Quifteiii dalla Mirandola, e Dó
na hoggi del Conte Clemente Pietra^ come fi può vederein molti quadri,

c

fitratti,chehalauorati di fuamano,degnid’cfler lodati da ognuno. «aSof-

tonisba Creroonefe figliuola di M. Amilcaro Angufciuolahae6piuftudio,e

con miglior grazia,che altra Donna de’tempi noftri faticato dietro alle cole

dei difegno
.
pcrcioche ha laputo non puredifegnarc.colorire, & ritrarre di

fiaturalc,c copiare eccellentemente cofe d’altri} ma daic fola ha fatto cofera

rifsime,e bellifsime di piitura.Ondc ha meritato, che Filippo Redi Spagna,

feauendointefo dals. Duca d’Alba le virtu,e meriti Tuoi, habbia mandato p
le!,&: fattala condurre honora tifsimamentcinlfpagna,doue la tiene apptef

fo la Rema con grolla prouifione,& con flupor’di tutta qlla Corte,cheam-

niira,come cola marauigliofarccccllcnza di Soffonifba. E non èmolto.che

M.Toromafo Caualieri gentilhiiomo Romano mandò al s Duca Colimo,

(oltre unacartadi mano del diuino MÌchèIagnolo,doue c una Cltopatra)vR

altra carta di mano di Sofonifba: nella quale è vnafanciullina, che fi ttdedi

vn putto,che piagne; perche hauendogli ella raelTo inizi vn Canclhino pie

nodi Gambarijvno d'clsigli mordevo dito.Del quale dilègno non fi può ve

der cofapiugraziofa,nèpiufimjlcalvero. Ondeioinmemoria della vino

diSofonifbajpoicheviuendoellainllpagnanon hal’Icalia copia delle lue

©pere, l'ho roefio nel noftro libro dc’dilegni. Pofsiamo dunque dire col

diuino Anoflo, & con verità che.

Ze Venne fon yenute in eccellerne

Vi ciajcun’^rtecuhannvpojìo cura,

J. quello fiail fine della vita di Properzia fcolirice Bologncfr.



Vite d’^Ifonfi Lemhardt Ferrare/è,diMicheL^nolo

da S'wna^ dì(^trolama S.CroceJSfapoktam,

Scultori.E dt DoJfo,e ‘BattifiaTu
toriJerrarefi.

Lfonso F€rrarefe,kaoran^o nella Tua prima giouanezxa^i
ftucclii,ecii cera, fece infiniti ritratti di naturale in medagUet

! tc piccolc a molti fignori,e gentilhuomini della Tua patria. Al
V' cuni dc’qnalijche ancora fi veggiono di cera,,? ftucco biichi »

^

* {anno fcdedel buon’ ingegno,e giudizio ch’egli hebbc, eoe fò

®oqueìlod€lprincipeDorÌa,d’Alfonto Duca di Ferrara,di Clemente (etri-

®'®jdiCatlo «quinto Imp.del Card,Hippolitode’Mcdici,del Bembo, dell’A-

tiofto.
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riofti^ccfaltri fimiiì petfotiaggi.Coftui trouandoflin Bologna per lalncs,

tonaiione di Carlo quinto; douo haucua fatto per quello apparatogrorna»

menti della porta di s.Pctronio.fu in tanca conuderarione
,
per eflcreil prù

ino,chcintroduccÌleilbu5niododi fare ritratti di naturale, in forma di me

daglic.comcrièdettoichcnon fu alcun grande huomo in quelle covri, per

loquale egli non lauoradc alcuna cor3,con iuo molto vtile,& honorc.Kanó

fi contentando della gloria,e Ytilcchcgliveniua dal fare opere di terra,di ce

ra,edi ftucco,fi mifealauorar di marmo; Scacquiftò tanto in alcunccoicdi

nonmoltaimporcanza,chefcce; chcglitudatoalauorareinfan wichclcia

bofeo fuori di Bolognalafepoltura di Ramazzotto,la quale gii acquiftògrà

difsimohonorc,cf^ma.Dopolaqualcopera,fccencllamedcuma città alcu-

ne ftoriette di marmo dimezzo rilieuo all’Arca di (an Domenico nella pre-

della dell’ Altare. Fece fimilmcn te per la porta di fan Petronio in alcune fto

rictte di marmo a man finiftva,entrando in chicla.larefurrczzioncdi Chri-

fto molto btlla.Ma qucllo,chea i Bolognefi piacque fommamentefulanior

tc di N. Donna in figure tonde di miftura,& di fiacco molto fortc,ncilofpc

daledella Vita, nella ftanza di fopra : Nella quale opera c fra l’alcrc cofema-

lauigUofo il giudcOjchc laicia appiccatele mani al cataletto della Madóna.

Feceancodcliamedcfimamiftura nel palazzo publicodi quella città, nella

fala di fòpra del gouernaiorcvn’Hcrcolegrandcjcheha fiotto l’Idra morta.

Laqualc ftatua fu fatta a concorrenza di Zach'eriada Votccf ra, il qualefu di

molto fuperato dallavirtU;& eccellenza d’Alfonlo. Alla Madonnadcl Bara-

cane fece il medefìmo due Angeli di fiacco, che tengono vn padiglione di

mezzo rilieuo : Et in fan Giufeppo nella nane di mezzo fra vn’arco,& l’altro

fece di terrain alcunitondiidodici Apoftolidalmezzoinfiudi tondo rilie

ao.Di terra parimente fece nella medefiiraa efrtàne i cantoni delta volta del

la Madonna del popolo,quattro figure maggiori del viuo; cioè «.Petronio,

SanProcolo,san Francefco,&san Domenico, cheibno figure bel!irsime,&

di gran manicra.Di manodel medefinwfionoalcunccofepur di fiacco aca

ftcl Bolognefe,& alcune altre in Cefiena nella compagnia di fan Giouanni.

Ncfimarauigli alcuno ficinfinquì nonfi èragionato, che coftuilauoraiTe

quafi altro che terra, cera,& ftucchi, cpocbifsimo di marmo
,
perche oltre,

che Alfonfo fu fiempre in quefta manieradijauori inclinato; pafiata vnàcer

ta ctà,e{rendo aflai bello di pedona,c d’afpetto giouinilc , efierdtò l’arte piu

pcrpiaccre,cper vna certa vanagloria,che per voglia di mettcrfi a ficarpcila-

rc fiafisL Vsò fiempre di portare alle braccia,& al collose ne’ vcftimen ti, orna

menti d’oro,&: altre fraficheiic,che lo dimofirauano piu torto huomo di cor

le,lafciuo,e vano: che artefice defiderofo digloria. E nel vero quanto rifplc

dono corali ornamenti in coloro, a i quali per ricchezze, fiati, c nobiltà di sa

guenon dificonuengono
; tanto fono degni di biafimpnegrarrefici, Scaltre

perIone,chcnon deono,chi per vn tifpetto,c chi per vn’altro agguagliarfia

gfibuomini ricchifisimi:pcrciocheincambio d’eflerne qucfti corali Iodati,

fono da gfibuomini di giudizio meno ftimaii,c molte volte ficherniti: Aifon

Jo dunque inuaghito di fiemcdcfirao3& vfando.termini, c laficiuiepoco con

uenienti avirruofo Artcfice,filcuòcon fifiatticoftumi alcuna volta,tutta ql

Ja gloria , che gl haueua acouiftato raffaticarfi «cl Tuo nicfiiero
:
percicche

trouan*
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troBlcM vna fera a certe nozze in cafa d’vn Conce in Bologna , & tiauMo
buona pezza fatto all amore c5 vnahonorati{iimageniiMonna,lu per auuc

rorainuitato da lei al ballo della Torcia
:
perche aggicandofi con ella, vinto

disaianiad amore di(recoiivnprofundiìsimofofpiro,&: con voce treman-

K,guardandola fua Donnacon occhi pieni di dolcezza ;

S’AntoY non èyChe dunt^ue è quel ch'to jènto ì

lidie veìcndo la gentildonna, che accorcifsima era, per moftrargli l'erroc

fuojtirpofcje’faràqualchc Pidocchio. Laqualcrilpofta, effendovdira

da taolttjfa cagionc,che s’empiefledi quefto motto tutta Bologna, e ch’egli

BcrimanelTe Tempre feornato. Etveramencefe Alfonfohancfle dato opera

non alle vanità del mondo,maalIe fatiche dell’arte,egli haurebbe lenza diib

bio fatto cole marauigliofe
.
perchefeciofeccuain parte,non fìcflercirado

nioitOjche hauerebbe fatto fc hauelTe durato fatica ; Efiendo il detto Impc
rador Carlo quinto in Bologna,& venédo l’eccelien tifsirao Tiziano da Ca*
dòr a ritrarre fua Maeftà,venne in defìderio Altbnfb di ritrarre anch’egli^
Signore j nchauendo altro commodo di potere ciò fare, pregò Tiziano fen*

za fcoprirgli quello,che haueua!in animo di fare,|chegli faccflc grazia di con

darlo in cambio d’un di coloro , chegli portauano i colori , alla prefenzi di

sua Maeftà OndeTiziano,che molto l’araaua,comecortefi(sirno,chccfcni

pre ftatovcramente^conduftefecoAlfonfo nelle ftanze deH’Impcratore.

Àlfonfo dunque,pofto,che ft fuTiziano a Iauorate,fegl’accoramodò dietr»

in guil2,che non poteua da ]ui,che attentifsim'o badaua al fuo lauoro > efler

veduto.E mede mano a vna fua fcatoletai forma di medaglia,ritrafle in quel

la di ftuccorifteftolmpcradorej&rhebbe condotto afine,quando appunto

Tiziano hebbefinito anch’egli il fuo litratto.NeJ rizzarli dunque l’Impera-

tore,Alfonfo,chiula la Icatola
'i
fe l’faaueua,accio Tiziano non la vedcfl'e,eu

mefl'anellamanica,quandodicendogiifua Maeftàj moftra quello, cheta

hai fatto: fuforzatoadarehumilmente quelritrattoinmanodcirimperato

rciilquale hauendo confiderato,e molto lodato l’opera, gli dilTe : Baftareb*

beti l'animo difarladi marmo -, facra Maeftà sbrifpofe Alfonlo; falla duque,

loggiunle rimp & portamela a Genoua. Quanto parelTe nuouo quefto fàt-

toa Tiziano,le lo può ciafeuno per fe fteftb iraaginare. Io per me credo , che

gli patelle haucre meda la lua virtù intompromedb. Ma quello,che piu glt

douettc parer ftrano,fi fu,che mandando fua Maeftà a donare mille Icudi a

Tiziano,g!i commile ,chenedeflelamctà,cioècinquecenroad Alfonfo.Sc

gl’altti cinquecento lì tcnefle per fe. Di che è da credece,che feco medelìmo
fi vìoleffcTiziano. Alfonfo dunque medofi con quel maggiore ftudio , che
gli fu poIsibilealauorare,conduile con tanca diligenza a hne la tetta di mar-
mo,che fu giudicata cofa rarilsiroa . Onde meritò

,
portandola all’Imper.'

che fua Maeftà gli tacefte donare altre trecento feudi . Venuto Altbnlo per i

doni,
e
per le lodi,dategh da Celare in riputazione, Hippolico Cardinal dc*^

Medici Io condudea Roma,doueua haueua apprètto di fe,oltre agl’altri in-

finiti virtuofi,moliifcuItoti,e pittori egli fece da vna tetta antica molto lo-

data ritrarre in marmOjVitellio Imperatore. Nella quaIeopera,haucndo co

firmata lopcDÌonc,che di lui haueua il Cardinale,e turca Roma ; gli fu dato

afarc dal medcfimoinvnaicftadi marmo il ritratto naturaledi papaCle-^
z rnen
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mente Settimo; «poco appreso quello di Giuliano de’ Medici padredidet«

io Cardinale} ma qucftanonrcftòdel tutto finita. Lcqualiteficfurooofoi

Vendute in Roma,e da me comperate a requifizione dei MagnificoOttauia

node’Mcdici>con alcuncpiitute.EthoggidalS.DucaCofiroode’Mcdicila

nc fiate pofie nelle fianze cuouedel Tuo palazzo nella Tala, doue fono fiat:

fette da me nel palco,c nelle faccjate,di pittura tutte le ftorie di papa Leone

decimo; fono fiate pofie dico ideitafaìalópralcponefette di quel mifchio

roflojche fi iruoua vicino a Fiorenza,in compagnia d’altre leftc d’ huomin»

illufiri della cafa de Medici. Ma tornando ad Aifonfo, egli ieguitò poidifà*

re di /cultura a! detto Cardinale molte cofe,che per edere fiate piccole, filo

no fmarritc.Venendo poi la morte di CIemente,edouendofifarelalepoj;a

radi lui,&di Leone,fu ad Alfonio allogata quell’opera dal cardinalede'Me

dici, pcrchehaueodo egli fatto fopra alcuni fchizzi di Michelagnolo Buo«

narroti.vn modello con figure di cera,chefu tenuta cola bellifsima,fe n’an.

dòcondanariaCarrarapercauareimarmi. Maeflendo non moltodopo

morto il CardinalcaItri,eflendo partito di Roma,pcr an dar in Africa; vfei

dimane ad Alfonfoquell’opera; perche da’Cardinali Saluiati,Ridolfi,Piic

ci,Cibò,Se Caddi cummedarij di qiielta,fa ributtato. £ dal fauoredi Madoa

na Lucrezia Saluiati,figliuola dei gran Lorenzo vecchio dcMedici-, cforelk

di Lcone,al!ogata a Baccio Bandinelli/cuitor Fiorentino,chenehaueaa,vì

«cndo Clemente, fatto i modelli} per laqualcofa Aifonfo mezzo fiioidifc,

pofta giu l’alterezza,deliberò tornarfene a Bologna :& arriuato a Fiorenza,

donò al Duca Aledandro vna beiiiisima teda di marmo d’un Carloquiaio

• Imperatore,laquale è hoggi inCarrara,douc fu mandata dal card.Cibò,che

la cauò alla morte del nuca Aledandro,deila guardaroba di quei Signore;.

Era in humore il detto Duca,quado arriuòAifonfo in Fiorenza difarfi ritrar

re: perche hauendolo fatto Domenico di Polo, intagliatore di riioce,eFran*

«eleo di Girolamo dal Prato in medaglia, Béueniito Celliniper le monete:

«di pittura Giorgio Vafari Aretino,eIacopodaPunrormo} volle cheanco

Aifonfo lo ritracile
5
perche hauendone egli fatto vno di rilieuo molto beU

lo,e miglior’afiai di quello,chehauea fatto il Danefe da Carrara,glifo dato

coramodirà,poi chead ogni modo voleua andar a Bologna, di farnelàvn di

marmo, fimileal modello. Hauendodunque Aifonfo riceuuto molti do*

nijecortefic dal Duca Aleflandro/e ne tornò a Bologna. Doue,eflf*ndoan-

co,per la morte dcl^CardpocGCÒtenroje per la perdita dcllelepolturemol

todolenieigli venne vna rogna peftifera, & incurabile, che a poco, a poco

l’andò confumando fin che,códotiofi a 49.anni della fua età,pafsò a miglior

Tita,coatiniiamentedolendofi dcllafoitunajchegrhauefic tolto vnfignorc

dalqualc potcua fperare tutto quel bene,che potcua farlo in quella vitafcli*

ce} E che elladoueua pur prima chiuder gl’occhi a lui condottoli a tan tatui

feria,che al cardinale Hippolito de’Mcdici. Mori Alfonlo l’anno 1 3 j

Michelagnolo Scultore Sanefe,poiché hebbe confumaro ifuoimì

gliorianniinSchiauoniacon altri ccclcultoci fi condufiè a Roma con que

fta occafione. Morto papa Adriano, il cardinale Hincfort,ilqualc era ftatodi

mcfiico,ecrea[odiquelpoateficc,QÓingratode’bcnefizi)dalui liccuutide

libaò
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Ijbcròtti&rgU vna fepoltura di marmo: e ne diede cura a Baldallarrc Pctruc

tipittor Sanefcjilquaic fattone il modello , volle che Michclagnolo fcultore

filo araico,& compatriota ne pigliafle carico fopradi fé. wichelagnolo dun*
^ucfccem detta fepoltura ciTo papa Adriano grande quanto il viuo, difte-

fo in falla cadale ritrattodi naturale^ ciòtto a quello i vna ftocia pardi maf
(no,(a{uaveoutaaRoma>&il popolo Romano,che vàaÌDContcario,e{'ado

ralntoino poi fono in quattro Nicchie,quattro virtù di marmo , la Giufti-

*ia,UFortezza,la Pace,e la Prudenza, tutte condotte có molta diligenza dal

la mano di MÌchelagnolo,e dal configlio di BaIdaflarrc.Bene è verojche alcu

ncddlecolcjchelónoinqaeiroperafurono lauorate dal Tribolo /cultore

Fiorentino alloragtouanecco'jcqueftc fra tutte furono ftimatele migliori,

E perche Michelagnolo con fottilifsima diligenza lauorò le cofe minori di

^ueli’opera,le figure piccole,che vi fono,meritano di efiere piu,che tutte T-

tltre lodate.Malraraltrccofe,vi fono alcuni mifehi con molta! pulitezza la-

iorati,e commcfsi tanto bene,chc piu non fi può defidcrare. Per lequali foci

chcfuaMichelagnolodal detto Cardina!cdonatogiuflo,& honoraco pre-

mio,
e
poi Tempre carezzato mentrej che ville Enel vero a gran ragione, per

«oche quella fepoltura,e gratitudine non ha dato minor fama al Cardinale

ehea Michelagnolo fi facclTe nome in vita,e &ma dopo la morte. Laquale o-

pera finita non andò moUo,che Michelagnolo paf$ò da quella all’ altra vita

d’anni cinquanta in circa.

G iROL AMO fantaCroce Napolitano*,ancorchenelpiu bel corlb del-

la fila vita, & quandodilui maggior cole fi fperauano jci Tulle dalla mor-
ie rapito,molltònciropcredi lcu{cura,che in que’pochi anni fece in Napoli

qaello,che harebbefatto,léfulIepiulunganicnTeviuuto. L’opcreadunque
che collui lauorò di icultura in Napoli,furono con quell’amore condotte, c

finite,che maggiore fi può dcfidcrarcin vn giouane,che uoglia di gran lun-

gaauanzargl’aìiiijche habbianoinanzialui tenuto in qualche nobile efer-

cizio molli anni il principato. Lauorò collui in fan Giouanni Carbonaro di

Napoli lacapella del Marchefedi Vico rlaqualeèvn tempio tondo, partita

in colonne,e nicchie,con alcunefepolturc intagliate con molta diligenza. E
perche la tauola di quella capc}la,neila quale fono di mezzo rilieuo in mar-

mo i Magijche offerifeono a Chriflo,è di mano d’uno Spagnuolo,Giroiamo

fece a concorrenza di quella vnlan Giouànidi tondo rilieuo in vna nìcchia

cofi beilojche moftró non elici inferiore allo Spagnuolo, nè d’animo, nè di

giudizio tonde fi acquiftò tantonomc,che ancor che in Napoli fuflc tenuto

fcultore marauigliolo edi tutti migliore, Gioudni daNola,egli nó di meno
lanorò mentre Giouanni vifica/uaconcorrenza} ancor che Giouanni fiilTe

già vecchio,& hauelTein quella città,do’je molto ficoftumafarelecapelle,

elctauo!edimarmo,lauoratomoIci{simecofe. Prele dunque Girolamop
concorrenza di Giouanni a fare vna captila in Monte Oliueto di Napoli de-

ttola porta della chiefa a man manca,dirimpetto alla quale nefece vn’ altra

daU’ahra banda Giouanni del medefimo componimento. Fece Girolamo

Della lua vna N.Donna quanto il viuo tu tea tonda,cbeètenurabeliifsimafi

g uia< £ perche milTc infinita diligéza nel fare i panni, le mani,e fpiccarc con

X X



.so TERZA PARTE
ftrafor4m€ntiilmarmo,lacondu{Ica tataperfezzione,chefuoptffìione,cfie

«gii hauefle pa(rato latti coloro,ckeinNaDoIi haueuano adoperato al luo té

po ferii per lauorarediinarmo.Laqual Madonna pofc in mezzoavns.Gio*

uanni,& vn fan Piero j Bgure molto bene intele, e con bella maniera lauora

te,cnnitejCome fono anco alcuni fanciulli, che fono (opra quelle collocati.

Fece oltre ciò nella chiefa di capei la,! aogo de’ Monaci di Mòte Oliueto,due

Hatue grandi di tutto riiieuo beliifsime . Dopo cominciò vt>a ftatua di Car

Io quinto Imperatore,quando tornò da Tuni(ì,e quella abbozzata,cfubbu

ta in alcuni luoghi,rimafegradinata j perchela fortuna, e la morte inuidian

do al mondo tanto bene, ce lo tollero d’anni trentacinque.E certo le Gitola

mo viuea,lì fperaua.chelì comehaueua nella Tua profcfsionc auanzati tutti

quelli della luapatria,colì hauelle a lupcrare tutti grartefici del tempo fua

Ondedolfe a Napoletani infinitamente la morte di lui : e tanto piu, quanto

egli era fiato dalla natura dotato,non puredi bellifsimo ingegno,ma di tan

tamodeftia,humanità,cgentilezza,quantopiunon fi può in huomodelide

rare j perche non è marauiglia,le tutti coloro,chclo conobbono, quando di

lui ragionano non poflonotenereiclachrirae. L’ulrimefue fculturefiiro'.

iioì’anno 1557, nelqualc annoia lotterrato in Napoli , con hanoratifsiroc

eflequic , rimanendo anco viuo il detto Giouannida Nola vecchio, & affai

pratico fcul tote,come fi vede in moire opere fatte in Napoli con buona pra*

«ca,ma con non molto difegno. A coftui fece lauorarc Don Petto diTollc

do Marchele di Villafcanca , & alihora Y ece Re di Napoli vna^lcpoltura di

niarmo,per le,& per la lua Donna : nella quale opera fece Giouanni vna in-

finità di ftorie,delÌe vittorie ottenute da quel Signore centra i Turchi , con

molte ftatue,che fono in qli’opera tutta ifoiata,e condotta có molta diligen-

za. Doueua qucfto fepolcro eller portatom Ifpagna,ma nò hauendo ciò fac-

to mentre vilfe quel fignore,fitiraafe in Napoli. MorìGiouannid’anaifei

tanta,e fu focietraio in Napoli l’anno 1 5 5
d»

Quafi ne’medefimi tempi,che il cielo fece dono aFerrara,Unzi al mondo,

del diuino Lodouico Ariofio, nacque il Dolio pittore nella medefima città;

.ilquale, fe bene non fu coli raro trai pittori,corae?Ariofio tra i Poeti, fi poi

tò non di meno per fi fatta maniera neirarie,che oltre aircflere fiate ingran

pregio le lue operein Ferrara, meritò anco,cheil dotto Poeta amico,ledimi

ilico luo facefle di lui honorata memoria ne fuoi celcbratifsifni feritei . On-

de al nome del Dolio ha dato maggior famala peana diM. Lodouico,chens

fecero tutti ipennelli,ecoIori,checonfutr)ò in tutta fiia vita. Onde io p me

confclTojchcgrandilsimaventuraèqueUadi coIoro,chefonodacofigrandÌ

huomini celebrati: perche il valor della penna sforza infiniti a dar creden^

zaallclodidiqueilj,ancorcheinteramentenonlc meritino. Fu ilOolfo

molto amato dal Duca Alfonfo di Ferrara,prima per le lucqualità neiratte

della pittura, e poipcreflerehuomo affabile molto,epiaccuole; della quak

maniera d’hucmini molto fi dilettaua quel Duca. Hcbbein Lombardia 110

me li Dolio di far meglio i pacfi,chcalcun’altro,che di qlla pratica opcraffe,

oin muro,oaolio,oagaazzo;ma(simamentedapoi,chcfiè vedutala ma-

aicra Tedelco. Fece in Ferrara n ella chiefa Catcdralc vna tauola pon figure

a olio»
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aoKojtcnata affai bella :& lauoròncl palazzo del Duca molte ftanzcìn com
pagnia d’un Tuo fratello detto Battifta,iquali Tempre furono nimici l’uno di

hltrc, ancor che
,
per voler del Duca iauoralfero infieme . Fecero di chiaro

Icuro n'el corrile di detto palazzo hiftorie d‘Hercolc,& vnainfinità di nodi p
queiie inura.Similmente per tutta Ferraralauorarono molte cofein tauola

icinfrefeo. E di lor mano è vna ràuola nclDuomo di Modena. Et in Trento

nel palazzo delCardinalcia compagnia d'altri pittori fecero molte colè di

lor mano.Ne medefimì tempi facendo Girolamo Genga pittore,& Architet

tote,per il Duca Francefeo Maria d’Vrbinofòpra Pefero alpalazzo , dell’Ira

penale molti ornamenti,come al Tuo luogo fi diràj fra molti pittori,che a

i’opcrafurono condotti perordinc del detto Sig, Francefeo Mafia,vi furono

chiamati DolIo,&BattiftaFcrrarefi, mafsimamcnteperfàrpaefi,hauendo

molto innanzi Tatto in quel palazzo molte pitture Francefeo di Mirozzo da

Forlì, Raffaello dal Colle dei Borgo a Sanfepokro,e moki altri. Arriuaii du
que il Doiro,& Battifta airimpcriaIe,come è vfanza di certi huomini cofi fàt

tj,biafimarono la maggior parte di quelle cofe,chc vidtrojcpromeffcco a

Signoredi voler efsi fare cole molto migliori
;
perche il Genga, che eraper-

lona accorta, vedendo doue lacola doneuariufeire, diede loro a dipignere

vna camera da per loro.Onde efsi mefiefi a lauorare fi sforzarono con ogni

fatica, e fludio di moftrarelavirtuloro.Maqiialuochcfifùfredi ciolacagio

Dc,nó fecero mai in tutto il tempo di lor vita alcuna cofa meno lodeuolé, an

zi peggio di quella. Et pare che fpeffb auuega,’che grhuomini ne i maggior

bifogni,e quando fono in maggiorafpèttazionc,abag]iandofi,&acecando-

fiilgiudiziofaccianopeggio,chcmai; iichepuo fòrfeanuenire dallaloro

inaiignità,& cartina natura di biafimarc Tempre le cofe af rui : ò dal troppo

voleresTorzarcl’ingegno*,effendo,chenelrandardipaflo,& come porge la

natura,Tenza mancar’peròdi ftudio,e diligenza,parethefia migliótmodo,

che il voler canarie cofe quali per forza deU’irigegnOj’doue non Tono , onde
«vcrojche anco nell altre arti,emaTsiman^nte negliTcritd, troppo bene II

conoiccraffettazione j e per dir cofi ihfoppo fludioin ogni cofa Scopenafi

dunquel’operadci DoTsi,ella fii dunaniera ridicoIa,che fi partirono co ver

gogna da quel Signore: ilqualcfu forzato a buttar’in terra tutto quello, che

haueuanoIauorato,eEirloda altri ridipignere conildifegno del Genga. Iti

vliimo fecero coftoro nei Duomo di Faenza per M.Gidtiambattiffa Canali-:

le de’Buofi vna molto bella tauola d’vn Chriilo,che difputa nel tempio^ net

laqualc opera vinfero Te ftefsi,pei lanuonamanierajcheHvfaTono, cmaTsì

inamente nel ri tratto di detto Caualiere,e d’altri. Laqual tauola fu pofta in

quel luogo l’anno 1536. Fina'imentcdiuenutoDoflo-gia-vecclviocolumògl’

vltiroianni lenza lauorare, eflerido infìjicalfuldmodcjla vita prouìfionato

dal Duca Alfonfo. Finalmen tedopo lui, rimale Batdfta, che lauorò molte
co/cdapcrfe,mantenendofiin buono flato. E DoffofuTepeilito in Ferrara

fuapatria. Viffene’iempimedefimiiI Bernazzano MilancTe ecccllentifs. p
far paeTi,herbe,animali»& altre cofe terreftrÌ,vola!ili,& acquatici . E perche

non diede molta opera alle figure,come quello,che fi conolccua imperfetto;

Fece compagnia con Celare da Seflo,che le Taccua molto bene, e di bella ma
nicra. Dicefi,che il Bernazzano fece in vn Comic 3 frcTco certi paefi molto

belli,
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Ja Tordenoniit italtri ’Puton à lFnuli.

A B. E» fi come fi è altra volta a quello propofiio ragionata

che la natura benigna madre di tutti faccia alcuna fiata

dono di cole rarilsimead alcuni Iuoghi>che nóhebbero
mai di corali cofe alcuna conofcenza Se ch’ella faccia an-

co talora nafeete in vn paefe di maniera gl buomini indi

nati aldifegno,& alla pittura,che lenza altri macftrij, lolo

imitandolecoreviue,enaiuralj,diuengonoeccellentifiii

ni Et adiuieneancora bene fpeflo,che cominciando vn lolo, molto fi met-

tono a far a concorrenza di quello, e tanto fi affaticano fenza veder Roma •

Fiorenza,0 al cri luoghi pieni di notabili pictiire,per emulazione l’vn dcll’al

tro,che fi veggiono da loro vlcit’ opere marauigliofe.Lequali colefi veggio

no elTere auucnute nel Friuli particularméte,douc(óno fiati a tempi noftri,

(ilche non fi era veduto in que’paefi per moki fccoli)infinici pittori Ecce.me

diancc vn cofi fatto principio. Lauorandó in Vinczia,come fi è detto j Gio-
uan Bellino,& infegnando l’arte a molti>farono fuoi dilccpoIi,& emuli fra

loro,Pellegrino da V dine,che fu poi chiamato,come fi dirà, da san Daniel-

lo ic Gionanni MartinidaVdine. Per ragionar dunque primieramente dì

Giouanni,cofiui imitò fempre la maniera del Bellini,la quale era crudetta t

tagliente,efccca tanto che non potè mai addolcirla,ne fer morbida,pcrpa-

lito,ediligentc,chefiific.E ciò potè auucnirc, perche andaua dietro a certi

riflefsi barliimi,& ombre,chcdiuidendo in fui mezzo de'riIieui,vcniuano a

terminare l’ombre co i lumi a vn tratto j in modo, cheil colorito di tutte i'a

perefuefù fempre crudo,efpiaceuolc,fc bene fi affaticò per imicar’con lo ftu

dio, e con Parte la natura. Sono di mano di cofiui molte opere nei Friuli

in piu luoghi,eparticularmcnte nella città d’Vdine, doucnel Duomo èia

vna tauola lauorata a olio vn fan Marco,che fiedccon molte figure attorno»

& quella è tenuta di quante mai ne fece la migliore. Vn’altra n’ènella chielà

de’fiati di s.PierMariireall altare dis.Orfola'nellaquaìec la detta santa in

piedi con alcune delie fue vergini intorno, fette có beila grazia, Se arie di vo!

II. Cofiui,oltre alPelIet fiato ragioneuole dipintore, fii dotato dalla natura

di bcl!ezza,egrazia di volto,e dottimi cofiumi: echeeda {limare aliai, di fi

fatta prudenza,egoucrno , chclafciò dopo la Tua morteherede di molte fa-

tuità la Tua D5na,per nóhauet’figliuoli mafehi. Laquale, efsendo non me-
no prodente,fecondo,cheho in telò,che bella Donna,feppein modo viuer«

dopo la motte del marito,che maritò due Tue belUrsime figliuole nellepia

ricche,e nobili cale di Vdine.

Pellegrino da s.Danieno,ilquale,cofnefièdetto,fa concorrente di

Giouannijt fu di maggior eccellenza nella pitturai bebbenome al battefi-

ino Martino. Ma facendo giudizio Giouan Bellino, che douefse riufeie quel

lo,che poi fu,nell’arte veramècerato •, gli cambiò il nome di Martino, in Pel

l^rmo.E com eglifu mutato il nome,cofi gli fu dalcafo quali alsegnata al-

tre
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ira^p^atfia; Jferche fendo volentieri fan Damello.-caftdlo lontano da Vci*

ne dieci miglia,Schauendo in quello prcfo moglie,c dimorandoui il piade!

icmpojfu non M'àftinó daVdinir,*nTa Pellegrino da fan Daniello poi feroprc

chiamato. Fe;:e coftui in Vdine moire pitture, delle quali ancora fi veggio*

no i portegli Hdrorgano vecchio ; nelle faccie de’qu ali , dalla banda di fuori

i finito vno sfondato d’un'Arco in profpettiua, dentro al qualeèian Piero,

che fiedcfravnamoltitudfnedi figure,c porge vn pafturalea Tanto Hetma*

cera Velcouo. Fece parimente nel di dentro di detti fporrelli in alcuni sfoa

datti quattro Dottori dellaCKiefainattodiftudiare. Nellacapelladis.Gio

feifo fece vna tauola a olio difegnata,e colorita con molta diligenza: dentro

laquale c nel mezzo‘dettò fan Giufepp'o in piedi con beirattitudinc, e pefie

grane > 8c apprelfo a lui il noftro fignor piccolfanciullo -, Se a bafloTan Gio*

ìianni Battiftà in habito di paftoréì!o,3c in tentifsimo nei fuo fignore.E per-

che quefe tauolaémolto Iodata,!! può credere quello , che fi dice, cioè che

egli lafacefic a concorrenza del detto Giouanijh, c che vi mettefie ogni ftu-

dio per farla, come fuVp'U bella, che quella, che elio Giouanni fece del fan

Marco , come fi èdetio di fopra. Feceanco Pellegrino in V dine: in cafaM.

Pre Giouanni agente de gl’Illuftti fignori dellaTorre, vna Giuditta dal

mezzo in fuin vn quadrò, có'la tefta di Oloferne in vna mano', cheè cola bel

lifsima. Vedefi di manodel medefimonella terra di Ciuicale,lontano aV-

dmeotto miglia nella chiefa di s. Maria
,
Rjpra laltare maggiore vna tauola

grande aolio compartita in piu quadri : doue fono alcune tette di vergini, e

altre figure con molta bell’aria. E nel fuo Gattello di fan Daniello dipinfe a

S.Antonioin vnacapella afrefeo, hiftòrie della pacione di Giefu Chrifto

molto eccellentemente : onde meritò,che gli fiifle pagata queil’opera piudi

mulle feudi. Fu coftui per le fue virtù molto amato dai Duchi di Ferrara j&

olrrc|a gi’altri fauori,e molti doni,hebbepcr lor mezzo due canonicati nel

Duomo d'Vdincjper alcuni fuoi parenti. Fra grallieui di coftui,che furono

molti,edcquaìififeruipurattairiftorandogUlargamente; fu affai valente

vno di nazione greco,chohebbe beilifsima maniera,e fu molto imitatoredi

Pellegrino.Ma farebbe ftatoacòftuifuperiorcLuca Monuerde da Veline,

chefumoltoamatodapellegnnojfenonfufle ftatoleuatodal mondo trop

po pretto,
e
giouanctto affatto rpurcrimafe di Tua mano vna tauola aolio,

che fu la prima, e l’vltima,fopra l’altare maggiore di s. Maria delle Grazie in

Vdinc. Dentro laquaìein vno sfondato in profpcrciua fiede in alto vna No*

ttra Donna coIfigHuololn coUo,laquaIc fece dolcemente sfuggire: e nel pia

'no dabafso fono due figure per parce,Tanto belle,che nedimoftrano, chefe

piu lungamente fufse viuuto farebbe ttato cccellentifs. Fu difccpolo del me

defimo Pellegrino Baftiancllo Florigorio,iiquale fece in Vdinc foprai’aitar

maggior di s.Giorgio in vna tauola vna N.Donna ìji aria,con infinito nume

IO di putri,che in varijgefti la circondano,adorando il figliuolo
, ch’ella rie-

cein braccio fottovn paefe molto ben fàttò. Vi èancò vns.Giouanni mol-

to beilo; & s.Giorgio armato fopra vncauallo', che fcoctando in attitudine

ficra,amazxa con la lanctailferpente: menitela Donzella, che è là dacanio,

pare che ringrazi] Dio,& la gloriofa Vergine del foccorfo mandatogli. Nel-

la tetta del fan Giorgio,dicono,che Baftiancllo ricrafse fc medefirao. Dipi*
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(canee afrefco nel refFcttorio de’frati di fan Pier Martire due quadrijin vro
cChrifto,che cfsendo in Emaus a tauola con i due difcepoli, parte con la be

ncdizzioneil pane. Nellaltro è la morte di s Piero Martire. Fece il medefi-

rao (opra vn canto del palazzo di M.Marguando ecc.dottore,in vn nicchio a

trefeovno ignudo in ifcorto,pervnfan Giouanni, che è tenuto buonapittn

ra Finalmente coftui p^r certe quiftioni fu forzato,per viuer io pace, partirli

diVdir.e,ecomefuorvfcito ftarfiin Cini tale. Hebbe Baciano la maniera

cruda,& tagliente,perche fi dilettò aliai di ritrarre nlieui,c cofe naturali a lu

Hicdicandclaifuafsaibelloinuentore, & fi dilettò molto di face ritrattidi

naturale,belli in vcrOjC molto fimili. Etin Vdinefragl’altrifece quello di

M. Raffaello Belgrado : Se quello del padre di M.Giouambattifta Grafs j pit-

tore,& Architettore ecc. Dalla cortefia, &amoreuoIezzadeIquaIehauemo

hauuto molti particolari auifi delle cofe,chc Icriuiamo del Friuli. V ilsc Ba-

ftianelio circa anni quarata. Fu ancora difcepolo di Pellegrino Fracefeo Fio

teani da Vdine,chc viue,& è bonifsimo pittore,& architetto 5 fi come è an-

co Antonio Fioriani fuo fratello piu giouanc : ilquale per le lue rare qualità

in quella profefsione/eruehoggi la Cefatea Macftà di Malsimiano Impera

tore. Delle pitture del qual Francefeo Fioriani fi videro alcune due anni fo

no nelle mani del detto Impera.'allora Re j cioè vna Giuditta, che ha taglia-

to il capo a Oloferne,fatta con mirabile giudizio, e diligenza.E apprefso del

detto è di mano del medefimo vn libro dilegnato di penna,pieno di belle in

uen ziorii,difabriche,Teatri, Archi, Pcrsicijponii,palazzi, & al tre molte co-

le d’Architctturavtili, e bellilsime. Gensio Liberale fu anch’egli dilcepolo

di Pcllcgrinos & fra l’altre cofe irai tò nelle fue pitture ogni lorre di pefci ec-

cellentemente. Coftui è hoggi al leruizio di Ferdinando Arciduca d'A uftrla

in bonilsiraogrado,e meritamente,perelsere ottimo pittore.

Ala fi'a i piu chiari,c faniofi pittori del paefe del Friuli, il piu raro,& cele-

bre,è ftato a
i
giorni noftri

;
per hauere pafsato di gra lunga i fòpradetti nel

liQUcnzionedelIe ftorie,nel difegno,nella brauura.nella pratica de’ colori,

nel lauoro a frefco,nella velocità,nel rilieuo grande,&iii ogni altra enfa del

lenoftrearti; Giovanni Antonio LiciniodaaltrichiamatoCuticello.

Coftui nacquein Pordenone caftello del Friuli,!5tanoda Vdine a 5. miglia.

E perchefu dotato dalia natura di bello ingegno,& inclinato alia pittura, fi

diede fenza altro macftro a ftudiarele cofe naturali, imitando il fare di Gior

gionc da C3ftelt'tanco,per cfsergh piaciuta aftai quella maniera dalui vedu-

ta molte volte in Venezia. Hauendo dunque coftui apparato i principi) dei-

ratte,fu forzato,pcr capare la vita da vna mortalità venuta nella fua patria

,

canfarfi:& cofi trattenendofi molti mefi in contado,lauorò per molti con-

tadinidiuerfcopercinfrc/cojfaccndoafpefeloro efperimento del colorire

foprala caIcina.Ondeauucnnc :
perche il piu ficuro,& miglior modo d’im-

pararènclia pratica,enelfar’afsai,chefifccein quella forte di lauoro prati

co,egludiziofb; &Iparòafere che i colori,quàdofilauorano molli, p amor
del biàco, chefecca la calcina.e rifehiara tanto, che guafta ogni dolcezza , fa

ccisero quello effetto,che altri vuole. E cofi conofciuta la natura de colori,

& imparato con lunga pratica a lauorar’benilsimo in frefco,fi ritornò a Vdi

8e,douc nel conueoto di s.Picr Martire fece all’aitar della Nunziata vna

A a
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uolia olio.^cntroui lahoftra Donna,quado è falutata dall’ A ngelo Gabrid

lo: E ncll’ariafeccvn Dio padre,che circondatoda molti putti,manda !off^

rito fan to.Qucfta opera,che è laiiorata con difegno,grazia, viuezza, c rihc*

uo è da grArtefici intendenti tenuta lamiglior opera,che maifaccrsecoftuR

Nel Duomo della detta città fece pnr’a olio ne! pergamo dell’organo fotioi

portegli già dipinti da Pellegrino,vna ftoria di s. Hermacora , de Fortunato

piena di lcggiadria,& dilegno. Nellacitià medeGnia,per farli amici i fignoè

ri rioghi dipiole a frefeo la facciata del palazzo loro.Nella quale opera p fàt

lì conolcer*,e moftrare quanto v.defleneirinuenzioni d’Architettura,end

lauorar’a frcfco,fecc alcuni rparnmenii,& ordini di vari) ornameti pieni di

figure in nicchie: & in tre vani grandi,po{ii in mezzo di quello,fece ftoriedi

figure colorite-, cioè due ftretti,& alti dalle bande, & vno di forma quadra

nel mezzo. Et in quello fece vna colonna corinta,pelata col luo bafamenro

in mare: Alla delira dellaquale è vnaSircnajche tiene in piedi ritta la colon

na :& alla finillra Nettuno ignudojChe la regge dall’altra parte. Et lopra il

capitello di detta colonna è vn capello da cardinali, Imprefapcr quanto fi di

ce,di Pompeo CoIonna,cheeraamicifsimo dei lìgnori di quel palazzo.Nc-

gl’altri due quadri Ibno i Giganti fulminati da Gioue,con alcuni corpi mot

li in terra molto bé fatti,&in ifeorti bellilsimi.Dall’altra parte è vn deio pie

no di Dei,& in terra due giganti,che con baftoni in mano Hanno in atto di

ferir Diana -, la quale con atto viuace,efiero difendendoli, con vna faceaccé

fa mollra di voler accender le braccia a vn di loro . In Spelimbergo, caftel

groHo fopra Vdme quindici miglia, è dipinto nella chiela grande di mano

del medelìraoil palpito dcirorgano,& i portigli,cioè nella tacciata dinan-

zi in vnorAlTuntadi N.Donna ; & nei di dentro fan Piero, e fan Paulo in-

nanzi a Nerone,guardanti Simon Mago in aria. Nell’altro èlaconuerfionc

di s. Paulo,e nel pulpito lanatiuitadi Chrillo. Per quella opera,chcèbellil-

fima,& molte altre,venuto il Pordenone in credito,efàraa fu condotto a Vi

cenza j donde, poi che vi hebbelauorate alcune cole, le n’andò a Màto3,do

«e a M. Paris gentiihuomo di quella città colorì afìrelco vna facciata di mu-

ro con grazia marauigliofa . E lira l’alrre belle inuenzioni,chc fono in quella

operaèmoltolodeuolcalommo, lotto la cornice vn fregio di lettere anti-

che al te vn braccio,e mezzo . Fra le quali èvn numero di fanciulli, che palla

no fraelTcin varie attitudini, e tutti beliilsirai. Finita queft’opeta c5 luo mol

tohonore ritornò aVicenza,equÌH!,oltre molti altri ìauori.dipmfcin s.Ma

ria di campagna tuttala tribuna, le bene vna parte nerimale imperfetta, per

la lua partita; che fu poi con diligenza finita da macllro Bernardo da Vetccl

li- Fece in detta chielà due capcllea frelco ; in vna ftoric di s. Caterina,e nel

i’altralanatiuitàdi Chrifto,& adorazione dc’Magi,ambcdueIodatilsime.

Dipinfe poi nel bellilsimo giardino di M.Bernabadal Pozzo,dottorc alcuni

quadri di pocf!a,e nella detta chiefa di Campagna la tauokdi sat’ AgoHino,

entrando in chiefa,amaolìnillra. Le quali tutte bellilsimeopere furono ca

gione,che igcntilhuomini di quella città gli facefièro in efla pigliar Donna,

c l’hauellero Icmpre in lomma venerazione. Andando poi a V inezia, douc

haueua prima làcto alcun’opere , fece in lan Giercmia ,lul canal grande vr*

•facciata j nella Madonna dclFOtto vna tauoh a olio,con molte figure . Ma
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particularmcntc in s.Gio.Battifta fi sforzò di moftrare quanto vaJefiè. Fece

anco in fai detto canal grade nella Ceciata della cafadi Martin d’ Annamol
tc ftoric a frcfco,& in particolare vn Curzio a cauallo in ifcorto,che pare rat

totondojedirilieuojfi comccancovn Mercucio,chevo!ain ariaper ogni

Uto,ohrc a molte altre cofe tutteingegnofe . Laqualc opera piacque fopra

modo a tuttala città di Vinezia,e fii per ciò Pordenone piu lodato,che altro

tuomojche mai in quella città hauefse infino allora lauorato. Ma fra laltrc

cofcjche fecero a coftui mettere incredibile ftudio in tutte le (uc opere, fu la

concorrenza dcireccellentilsimo Tiziano; perche mettcndofi a garreggiare

feco.fi promctteua mediante vn continuo ftudio, & fiero modo di lauorare

jfrefeo con prcftezza,lcuargli di roano quella grand£zz3,che Tiziano c5 ta-

tcbcllc opere fi haueaacquiftato,aggiognendo alle cofe deU’artc anco mo-
di ftraordinarii.mcdiante l effcr affabile,& cortefe : e praticar continuamea

tea bella pofta con huomini grandi, col fuo eflere vniuerfàle, e mettere ma-
no in ogni cofa. E di vero quefta concorrenza gli fu di giouamento-, perche

ellagli fece mettere in tutte l’operc quel maggiore ftudio, & diligenza , che

potette : onde riufeirono degne d’eterna lode. Per quelle cagioni adunque

glifuda ifopraftamidis.Roccodataa dipigncremfrefcola capelìa di quel

la chiela con tuttala tribuna
.
perche mefloui mano , fece in queft’ opera vn

Dio padre nella tribuna, Se vna infinità di fanciulli, cheda efiò fi partono c5

belle,& variate attitudini. Nel fregio delia detta tribuna,fece otto figure dei

icftamenio vecchio,& negl’angoli i quattro euangelift!
5& fopra l’aliar mag

giore la trasfigurazionedi Chnfto : e ne’due mezzi tondi dalle bande fono i

quattro Dottoridellachicfa. Di mano del medefimo fono a mezza la chie-

da due quadri grandi; in vno è Chrifto,che rilana vna infinità d’infermi mol
ro ben fotti, e nell’altra è vn fan Chriftoforo, che ha GieluChrifto fopra le

fpailc.Nel tabernacolo di legno di detta chiefa, douc fi conferuano l’argen-

icriefece vn s.Martino a cauallo co molti poueri,che porgono voti fotte v-

naprolpettiiia. Qacftaopera, chefulodatilsimai egliacquiftòhonore, &
vci!e,fu cagioDe,che M.Iacopo Soranzo,faitofi amico,edimeftico luo, gii fe

.ce allogare a concorrenza di Tiziano la fala de’Pregai : nella quale fece molti

quadri di figure,chefcortano al difotto in fu , che fono bellilsime ; & fimil-

. mente vn fregio di Moftri marini lauorati a olio intorno a detta lala . Lequa
li cofe lo renderono tanto caro a quel Senato , che mentre ville hebbe séprc

. da loro honorata prouifione. E perche,parcggiando cercò fempre di far' o*

pere in Iuoghi,doue hauelle lauorato Tiziano,fecc in s. Giouanni di Rialto»

vns.Giouanmelcraofinariojcheapoueridonadanari; Età vn’ altare pofo

Ynquadrodis.Baftiano,cs.Rocco,&altrifànti,chefucofabeIia; manó pc

ró eguale all’opera di Tiziano -, fe bene molti piu per malignità,che perdite

ilvctojlodarono quella di Giouan Antonio. Fece il mcdefimo nel chioftro

di s. Stefano molte ftorie in frefeo del teftamento vecchio,& vnadclnuouo,
. tnamezzateda diuerfe vitto ; nelle quali mofttò fcorii terribili di figure

;
del

qualmododiforefidilettòfcmprej&ccrcòdipornein ogni luo componi-
mento,e difficilifeime,adornandole meglio,che alcun’altro pittore. Haué-

. do il prencipe Doria in Genoua fono vn palazzo lu la marina; & a Pcrin del

Vagapiitorcc'.ebratifsimo fotte far fole,camere,& aniicamcre,ao!jo,&afoc
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lco,chepcrIaricch?z2a,& perla bellezza delle pitture fono marauigiioGfsr»

nre: perche in quei tempo Ferino non frequen tana molto illauoro: acao-

cheper irpronejSc per concorrenza facefle,quel che non faceua periemeòe

fimOjfecc venire il Fondenone j il quale cominciò vno terrazzo /coperto,do

uelauorò vn fregio di fanciulli con la fuafoli ta maniera, i quali votano vna

barca piena di cole maritime,cbe girado fanno bellifsime attitudini.Feceati

torà vna /foriagiandc quando Giafone chiede licenza a! zio,per andare per

il vello dell’oro.Ma il Prencjpe,vedendo il cambio, chefàccua dall’ opera di

rerinoaquelladelPordenone,licenziatoIo,fecevenirein fuo luogo Dome

nico Beccafumi Sane/e,ecc.& piu raro mae/lro di lui.Iiqualepcr leruire taa

toPrencipe nonficurò d’abbandonare Sienafuapama, douefono tante o-

pere marauigliofe di fua mano . Main quel luogo non fece fenon vna ftoria

/bla, e non piu,pérche Perino condufleogni cofa da fead vltimo fine. A Gio.

uanni Antonio dunquejticornatoaVinegiajfu fatto intendere,come Herco

le Duca di Ferrara haueua códorto di Alcmagna vn numero infinito di mae

fìn,& a
quegli facto cominciare afar panni di foca, d’oro,di filaticci,&dila-

najfocondo l’ufo, e uoglia fua : Ma che non hauendo in Ferrara difegnatori

buoni difigurc ( perche GirolaraodaFerrara,erapiuaitoa’ritratn,&aco-

fcappartate,chc a ftorie terribili*, doue bi/ognafle la forza dell'arte,& deidi

{egno)che andalTea foruire quel ftgnorejond’egli non meno defiderofo d’ac

quiftarefaraa,chefacultà,partì da Vinegia 5
&nelfuogiugner a Ferrara dal

Duca fu riceuuto con molte carezze. Ma poco dopo la fua venuta a/Ialitoda

grauifsimo affanno di petto, fi po/e nel letto per mezzo morto : doueaggea-

uando del continuo,in tre giornio poco piu,fenzapoteruifi rimediare, d’an

ni 56. finì il corfo della fua vita. Panie ciò co/a /frana al Duca , & fimiLmente

agli amici di lui.Et non mancò chi per molti mefi crede/l e,Iui di veleno ef-

for morto.Fu fepolcoi! corpo di Giouan Antonio honoreuolmente,& della

motte fua n’increbbe a molci>& in Vinegia fpecialmente.PerciocheGio.An

ionio haueua prontezza nel dire,era amico,Accompagno di molti,& fidilei

laua della mufica.E perchehaueuadato opera alle lettere latine,haueua prò

iezz3,cgrazianel dire. Coftaifccc/craprelefue figuregrandi,fo ncchifsi*

mod’inuenzioni,& vniuerfale in fingere bene ogni co/a . Ma/opratuteo fu

lifoluto, eprontifsimo neilauoriafrefco. Fu luodifcepolo Pomponio A-

nialreo da s. Vito,ilqualc per le fue buonequaliti meri tòd’ elTer genero del

Pordenone. nqu.a!ePomponio,foguitando /emprc iifuomaeftro nelle cofe

«leìi’arrcjfi è portato molto bene in tutte le fue opere, cerne fi può vedere in

V di ne ne i portigli dcgl’orgatii nuoui,dipinti a olio. Sopra i quali nella fàc-

cia di fuori è Chrifiojche caccia i Negozianti del tempio : e dentio , t la ftoria

della probatica pifema con la refuriezzionedi Lazzero. Nella chiefa di s.Fra

cefeo della raedcfiraa città è di manodel mede/imo in vna tauola a olio vn s.

Kancc/co,cher!Ccuele ftimmate,con akunipaefibellifsimi -, vn Icuarcdi

6’olc che manda fuori di mezzo acerti razzi lucidifsimi il foraneo lume, che

palla le mani,i piedi,&: il collato a fan France/coi il quale /landò ginocchio

«i diuotatncnte.c pieno d’amore lo riceue,mentre il compagno fi ftàpofato

in terra in i/corto, tutto pieno di ftupore. DipinfoancorainfrefcoPópon.a

i foatidelia VigRajintekadcl rtftetcocio Giclu Cferifloìnmezzoaidue di-
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fcepoliin Eraauj. Nel cartello di s.Vitofua patria, lontano da Vdine venti

miglia dipinfe a rtelco nella chiefa di s.Maria, la capeila di detta Madóna co

tanto bella nianicra,& lodislazzionc d’ognuno,che ha meritato, dal Reuc-
reDdi{s.Card.Mariacnmani,parriarcad’Aquile3,elfgnordis.Vito,cfler fat

lode’nobilidiquelluogo.Hovolutoin quefta vita del rordenone farme-

monadi quelli ecc. Artefici del Friuli*, perche coli mi pare,che meriti la vir-

tD loro } e perche fi conofca nelle cole,che fi diranno quanto dopo qfto prin

cipio,fiano coloro,che fono fiati poi,molto piu ecccome fi dirà nella vita di

Giouanni Ricamatoti daVdinei Acquale ha l’età noftra. per gli ftucchi,&p

legrottcfche obligo grandifsimo.Ma tornando al Pordenone, dopo le cole

cheli fono dette di Topra fiate daluilauorate in Vinczia al tcpo del lerenilsi

lìmo Gritti, fi morì,come è dettOjl’anno 1 540. E perche cofiui c fiato de’ va

lenti huominiiche habbia hauuto l’età nofira,apparendo mafsimamcn te le

Tue figure tonde,& Iptccate dal muro,& quali di rilieuOjfi può fra quelli aa

nouerare,chehannofarEoaiigtiraenioaUai'ie,^cbeacfizio all’iiniuexlàle*
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P £ s s s volte veggiamo negl’eflercizij delle lettere, 6c nel

Tafriingegnofe manuali,quelli,che fono maninconici cf

icre piu aisidui a gli ftudii,& con maggior pacienzafop-

portare i peli delle fatiche. Onde rari lono coloro di qae*

fto humorcjche in cotali protcfsioni non riefehioo ceed-

lenti i comefecc Gio. Antonio Sogliani pittor Fior Ilqua

le era tanto nell’afpettOjfreddoje malinconico; chepatei

la ftefTa Malinconia.E potè queirhumore talmente in lui, che dallccofedc!

l’arte in fuori pochi altri penfieri fi diede; eccetco , che delle cure famigliati,

nellequali eglifopportauagrauilsimapafsionciquantunchehaucfreaflai có

modamentedanpararfi. Stette coftuicó Lorenzo di Credi all’arre della pit

tura ventiquattro anni } Se con elio Im vide honorandolo fempre.&oderua

dolo con ogni qualità d’ufhcii. Nclqual tempo fattoli bonifsimo pittore, ir-o

ftrò poim tutte l’opereellèrc fidelifsimo difcepolo di quelio,3cimitatoreàel

la Tua maniera : Come fi conobbe nelle,fue prime pitture, nella chiefa dcH-

Oficruanza fui poggio di s Miniato Fiordi Fircnze.Nellaqualefecevnata-

«oladiritratto,fimjieaqueIla,che Lorenzo hauea fatto nelle monachedis.

Chiara,dentroui}anatiuità diChrifto,nou manco biiona.chequelladiLo

renzo.Fartico poi dal detto fuo maeftro fece nella chiefa di fan Michcleinor

to,per !’artede’ Vinattieri vn s. Martino a olio in habito di Yefcouo,ilqua

legii diede nome di bonifsimo maeftro. Et perche hebbe Cica. Antonio in

fiamma venerazione l’cpercje la maniera di fra Bartolomeo di s.M3rco,e fot

temete a efia cercò nel colorito d’accoftarfi.fi vede in vna tauola , che egli ab

bozzo,& non finì,non gli piacendo,cheeg!i lo imitò molto. Laquale tauo-

la fi tenne in caia mentre ville, come inutile. Ma dopo la morte di lui j eden-

dò venduta per cofa vecchia aSinibaldo Caddi, egli la fecefinirea Santi Ti

di dal Borgo, allora gJouinetto,e la polc in vnafua cappella nella chiefa di s.

Domenico da Fiefole. Nellaquale tauola Ione i Magi,cheadorano G. Chri-

fto in grembo alla madre' in vn canto è il fuo ritratto di naturale, chelo

fómiglia alìai.Fece poi per Mad. A ifonfina moglie di Pierode’Medici vna «
uolachc fii polla p voto fopra TAlcar della capeila de’ Martìri nella chiefa di

Caraaldoli dì Firczc.NelIa qual tauola fece s. Arcadio crucifiiro,& altri mat

tiri con le croci in braccio; & duefigure,raezze coperte di panni, & ilrcfto

nudojcginocchioniconlecrociin terra Eiin ariafono alcuni puttinicó pa!

mein mano. Laqualc tauola,che fu fatta con molta diligenza, c condotta có

buon giudizioneIcolorito,e nelle tede, che fono viuaci molto, fu polla in

detta cbieladiCamaldoli.Ma efiendoquel monafterio,pcrralIcdiodiFité

2e tolto a que’padri romiti,che fan tamente in quella chiefa cclebrauanoidi

U’nivfficij,c poi data alle monache di s.Giouanino,dcirordinede’Caualicn

Hierololimirani
;
Se vi timamente dato rouinato,fu la detta tauola per ordi-

ne del s.Duca Cofimopodain fan Lorenzo a vna delle cappelle’ delia lami-

gIiade’Mcdici,coraequcIIa,chefipuo mettere fra Jemigliori colè,che facef-
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feilSogliano. Fece il mcde(ìmo,perIemonache della Crocetta,va ccnaco*.

lo colorito aoliojche fu allora molto lodato. E nella via dc’Ginori a Taddeo.

Taddci dipinfc in vn tabernacolo a frelco vn cracififlo con la N.Donna, e $&

Giouannia piedi:& alcuni Angeli in aria.chelo piangono molto viuamcn

le.Laquaieopera certo è molto lodata, ebcn condotta per lauoro a frefco.

Di mano di coftuièanco nel reffettorio della Badia de’monaci neri in Firéze

ra crucili ITo con Angeli,che volano,e piangono con molta grazia ; & a baf-

(oèÌaN.Doniia,s.Giouanni,s.Bcnedetto,s. Scolaftica, 6ca!crefigure. Alle

inonache dello fpirito Sarò fopra lacoftaas.Giorgiodipinlein due quadri,

chelònoin chieia s.Franc.& s. Lifabctta reina d'V ngheria,-c fuora di quelN

orciinc. Perla compagnia del Ceppo dipinleillegnodaportare a proceisie

ne,cheè molto bello : Nella parte dinanzi del quale fece la vifitazione di N,
Donna; & dall’altra parte s Niccolò V ercouo,&: due fanciulli vediti da bat-

tali,vno de’quali gli tiene il libro,® l’altro le tre palle d’oro. Lauorò in vnara

uola in s.lacopo fopt’Arno la Trinità con infinito numero di putti,& s.Ma
riaMaddalcna ginocchioni,s.Caterina,& s.lacopo: e dagli Iati in frefco due
figure ritte,vn s.Girolamo in penitenza , es.Giouanni. E nella predella fece

fare tre ftorie a Sandrino del Calzolaiofuo creato, che furono affai lodate.

Nelcaftetlo d’Anghiarifcce in teftad’una compagnia in tauola vn cenacolo

a olio,con figure di grandezza quantoil vino : e nelle due tiuolte del muro^
cioè dalle bande,in vnaChrifto,che lana i piedi a gl’Apoftoli -, e neU’altra vn
feruo,che reca due hidrie d’acqua. Laqualeopera in quel luogo è tenuta in

granvenerazione,pecche inveroècofarar?.,&cheg!i acquiftò honore, &
vtile. Vn quadro,che lauoròd’unaGÌuditra,che hauea (piccato il capo a O;*

loferne,comecofaraolto.beIlafu mandacain Vngheria. Efimilmencevn’al

tro,doue era la decollazionedi s Gio.Batt.con vna profpettiua,n€llaqua!e ri

traile i! di fuori del capitolo de’Pazzi,chc c nel primo chioftro di s.Cvoce,fii

màdato da Paulo daTerrarolfajche lo fece faie,a Napoli percola bcUifsiraa.

Lauorò anco per vno dc’Bernardi altri due quadri , che furono pofti nella

chiefa dell’offeruanzadi s.winiato in vna cappella,doue fono due figure ao-

lio,grandi quanto il viuo,cio€s.Giouanni B2ttifta,5cs. Antonio da padoa-.

Ma la tauola,che viandaua nel mezzo,per effere Gio. Anr.cii natura lunghct

»,& agiato «ci lauorare,penò tanto,che chi la faccua fare fi mori . Ondecf
fa tauola,neilaquale andaua vnChrifto morto in grembo alla madre, fi rima

fe imperfetta. Dopo quelle cofe,quando Ferino delV aga,'partito dacenoa,

per hauer’hauuto Idegnocol prencipc Dona,lauorauain Pila: hauendo Sta

giofculroreda Pietrafanta cominciato l’ordinedcllenuoue cappelle di mar
mo nell’ultima nauata del Duomo. E quella appartato’, chcèdietro i’Altare

• roaggÌorc,ilqualeferue per fagreflia,fu ordinato, cheii detto Ferino, coma;
fi dirà nella fua vita,& altri maeftri cominciaficrc a empicr’quegliornamen
fi di marmo,di pitture.Maeflendo richiamato Pcrinoacenoa, fu ordinato

aGio.Antonio,chemetteflemanoa iquadiijcheandauano in detta nicchia

dietro ralt2rraaggiore,& chenell’operetrattaflede’facrifizii del tefìaraéw

Vecchio,perfigurareiHacrifiziodelfanafs.fagraracnto quiuipofto in raez

zo fopra l’altar maggiore. I! Sogliano adunque nel primoquadto dipir.fr il

fà£rifizio,chcfcceNoe,5cifigliuoli,ufcÌK^chefudeirArca Et appi elio quel
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(^i Caino, 5^ quello c{’Absl,cbe furono molto lodati, & ma/simamefttequtl

}<3 di Noe per ederui tefte,& pezzi di figure belhrsime. Il qual quadro d’A>

bel è vago per i paefijche fono molto ben fatti, & per la tefta di lui , che pare

lafcella bontà; fi comectutta il contrario quella di Caino,che ha cera di tri.

ftodadoucro EfcilSogiianohauefic cofi ieguiiatoil laucrar gagliardo, co

me fe la tranquillò,harebbe per l’operaio,che lo faceua !auorave,alqualepia

ceua molto la fua maniera,& bontà, finite tutte l’opere di quel Duomo . Là

doue,oltre a Ì detti quadri,per allora non fecefenon vna tauola,che andana

alla C3ppclIa,douc haueua cominciato a lauorare Pcrino,& qucllafinìin Fi-

renze: ma di forte,che ella piacque aliai ai Pilani, & fu tenuta molto bella,

Dentro vièlaN.Donna,s.GiouanniB3ttifta,s.Giorgio, s.Maria Madalena,

«.Margherita,& altri fanti. Per edere dunque piacciuta gli furono allogate

dall'operaio altre tre tauo!e,al!equali mìfe mano,ma non le finì, viucte quel

Toperaio : In luogo del quale edendo dato eletto Baftiano della Seta, veden

do le cofe andar a lungo,fcce allogazionedi quattro quadrhper la detta Sa-

greftia,dietro Falcar maggiore a Domenico Beccafbmi SanefCipittor ecceiié

Te,ilqualc fene fpedì in vn tratto,come fi dirà a Tuo luogo,& vi fece vna tauO

la,&:il rimaner te fecero altri pittori. Giouan Antonio dunque finì,hauen

do agiojl’altre due lauole con molta diligenz3,& in ciafeuna fece vnaN.Dó

na con molti fanti attorno. £ vltimaraente condottofi in Fifa vi feccia qiiar

ta,< vltima ; nella quale fi portò peggio,che in akun’altra,© fudela vecchiez

za,oIa concorrenza del Beccafumi,o altra cagione.Ma perche Baftiano ope-

ràio vedcualalughezzadiquell’huomo, per venirne a.fine allogò l’altre tre

tauole a Giorgio Vafari Aretino,i!quaIenefinìdue,che fono alato alla por

ta della facciata dinanzi.In quella,che è vecfo campo Tanto è la N.DonnacoI

figliuolo in colIo,alquales.Marta fa carezze. Sonoui poi ginocchioni «.Ce-

cilia, s.Agoftino,s.Gioreffo,es.Guido Romito.ct innanzi san Girolamo nu-

do,& $.Luca cuangclifta,con alcuni putti,che alzano vn. panno, Scaltri,che

tengono fiori. Neli’alcra fece,come volle Toperaio, vn’altra N. Donna col fi

gliuoloin coIlo,s.GÌ3Copo Ìntercifo,s.Maitco,s.SiIueftro papa,c s.Turpc ca

ualicrcj Sepernon farei! medefimoneirinuenzioni,chegralrri,ancor, che

in altro hauede variato molto ; douendoui pur far la Madonna , la fece con

Chrifto morto in braccio,& que’ ranti,come intorno a vn depofto di croce.

Et nelle croci , che fono in alto , fatte a guifa di Tronchi , fono confi tei due

ladroni nudi,& intorno caualli,i crucifidòri,con Giufcppo,& NicodemojC

le Marie
}
per fodisfare aUbpcraiOjche fra tutte le dette tauole,vollechelì po

nedero tutti ifanti.che erano già dati in diuerfe cappelle vecchie disfatte; p
rinouar’la memoria loro nelle nuoue. Mancaua alle dette vna rauoIa,la qua

le fece il Bronzino con vn Chrido nudo,& otto fanti. Et in queda maniera

fo dato fine alle dette cappelle, lequali harebbe potuto far tutte di fua mano

Giouan Antoniojfc non fud'e dato tanto lungo. E perche egli fi era acqui-

fìato molta grazia fra i Pifanhglifujdopo la morte d’Andrea dei Sarto dataa

finire vna tauola perla compagnia di s Franccfco,cheil detto Andrea lafciò

abbozzata . laquale tauola èhoggi nella detta compagnia in falla piazza di s.

Francefeo di Fifa. Fece il medcfimo,per l’opera del detto duomo alcune fil-

ze di Drappelloni,& in Firenze molti altri,perche gli lauoraua volentieri,?:

mafsicaa
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raarsimamente incompagniaHiTommafocii Srefàno pittorFio.amicofuo.

EJcndoGjo.Ani.chiamatoda’fraridis.MarcodiFirenzeafàre in refta del

lororcnctcorio in frcfco vn’opera a fpefc d un (oro frate couerfb de’ Mollet-

ti.c’haueuahauutobuonefaculradi patrimonio al fecolojvoleuafarniqua-

do Giefu Chrifto con cinque panile due pcfci diede mangiar a cinque mila

pedone} p far lo sforzo di quelIo,chefipeuafate:egia n’haueua fatto il di-

fegno con molte donne,piuti,& altra curba,& conti* (ione di perfòne, ma i

trad non vollono quella ftoria,dicendo voler cote pofitiue,ordinaine,e (era

plici.La onde come piacqueloro vi fece,quandot3n Domenico, etTendo in

reffettorio con i tuoi frati,&: non hauendo pane,fatta orazioue a Dio, tu mi-

racolofamentequellatauolapicnadipane,portatodadue Argeliin forma

humana.Nellaqual’opera ritratTe molti frati,che allora erano iu quel conué

tOjiquali paiono viui,& particolarmente quel conuerlode’Moiletti, che ter

uea tauola.Fece poi nel mezzo tondo fopra la menta s.Domenico a piè d’u ti

crucifitlb.Ianoftra Donna.cs.Gio.cuang.che piangono. E dalle bande s. Ca
terina da Siena,es. Antonino Arciuefeouo di Firenze, c di quell’ordine , la-

quale fu condotta,per lauoro a frefoo molto pulitamente, econ diligenza.

Ma molto meglio farebbe riufeito al SogIiano,fc hauetle facto quello,ch’ha

ueuaditcgnato
;
perche! pittori efprimono meglio i concetti dell’animo lo-

fo,chc gl’al trui.Ma dall’alcro lato è bonetto, che chi fpcnde il fuo tì cocenti

.

Ilqualcdifegno del pane,& del pefccèih mano di Barcol.Gondi : iIqua!e,ol

tre vn gran quadro,che ha di mano del Sogliano,ha anco molti ddegni,&te

ftc colorito dal viuo,topra fogli mefticati,lequali hebbe dalia mogliedtl So
gliano,poi che fu morto,ctIendo ftato fuo amicits . E noi ancora hauemo al

cuni difegni del medefimo nel noftrolib.chefono belli stFacto.Cominciò il

SoglianoaGiouanniSernftori vnacauolagrande,ches’haueua a porre in

s.Franc.dell’ofleruanz3,fuordeJ!a porta a$.Miniato,con vn numero infini-

to di figure,duue fono alcune tcftemiracoIofe,e ie migIiori,che facelìe mai,

ma ella rimafe imperfetta alla morte del detto Gio. Serri fiori,Ma non dime-

no,pcrchecio.Ant. era fiato pagato del tutto la fini poi a poco a poco, & la

diede a M.Alamanno di Iacopo SaIuiari,gen'TO,& herede di GiouanniSer-

riftori:& egli infiemeconrornamento la diede alle monache di s. Luca, che

l’hanno in via di s.GalIo poftafopra falcai maggiore. Fece ciouanni A nto-

tonio molte altre cofe in Firenzejchepartefonoperlecafede’cittadini.epar

te furono mandate in diuerfi paefi,dcllequali non accade far menzione, ;ef*

fendofi parlato delle principali. Fu ilSogliano perfona honefta,& rciigio

la molto,& Tempre attefe ai fatti iuoi, lenza etierraolefio a niuno dell’ Arte*

FufuoditcepoloSandrino del Calzolaio,chefcceilTabernacoio,ch einlui

cantodelle murate: &allo (pedale del tempio vn (anGiouanniBattifta,che

infegna il raccetro a i poueri.Ei piu opere harebbe faEto,&: bene, fenon fuflc

morto come foce,giouane. fu anco ditcepolo di coftui Michcle,che andò
poi a tiare con Ridolfo Ghirlandai,dalquale prete il nome. £ Benedetto fi

milmeniejche andò con Antonio Mini difcepolo di Micheiagnolo Buonar
roti in Francia jdoue ha fatto moItebcll’opere.E finalmente Zanobi di Pog
gioojchehafattomolteopcrepcrla città. In vltimo etTendo Gionanni An
ionio già fianco,& male complcfsior.aco,dopo cfièrc moLo ftato tormenta
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to dalmaledelIapictrarendèranimaaDiod’annicinquantadue. Dolj

molto la fiiamortCjpcr edere dato huomo da bcne,&pcrchc molto piaccn

la fua maniera,facendo l’ariepietofc, &in quel modo, che piacciono a coi

ro,cberenza dilettarli deJle6tichedeirartej&di certe brauure,amanoleci

lchoneftej6cili,dolci,& graziole. Fu aperto dopo la morte,e trouatogli tn

pietre,grode ciafcuna quanto vn’uouo : lequaii non uolle mai acconfentite,

«hcfegli caualsino,nc vdirnc ragionar rocnirc,chc vide.
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VITA DI GIRÒLAMO DA TREVIGI
Pittore.

A R E volte auuiene.chc coloro che óafcono,in vna patria;

&in quella lauorando pcrreuerano , dalla fortuna fiano

efal tati a quelle feHcità,che njcritano le virtù loro ; douc
cercandone moUcjfìnalmentc in vaafìvien nconofdu-

to,o tardi,© per tempo. EtraoltcvoItenafce,chechi tar

di peruicne a’riftori dellefatiche j per il tofsico della mot
te poco tempo quelli fi godei nel medefimo modo>che ve

dremo nella vita di Girolamo daTreuigt pittore.llqualefii tenuto bonifsì-

Rjomaeftro.Et quantunque egli non hauelTevngrandifsimo difegtiOjfuco

loritor vago ncÌÌ’olio,& nclfrerco,:& imitaua grandemete gli andari di Raf
facIlodaVrbino. Lauoròin Trenigilua patria aliai; Se in Vincgia ancora

feccmolteopere,epanicoIarmétcla facciata dellacafa d’ Andrea Vdoneia
frefeo; Se den tro nel cortile alcuni fregi di fenciuili,& vna ftanza di {opra.

Lequali cole fece di colorico,& non di chiaro feuro
,
perche a Vinezia piace

piu il coloritOjchealtro.Nel mezzo di quefta facciata è in vna ftoria grande

Giunone,che vola con ia luna in teftafopracerie nuuole, dalle cofee in lu, e

con le braccia altefbpralatefta; vna dellequali tiene vn vafb,eraitravnataz

za. Vi fece fimilmente vn Bacco gra{Io,& roflo,& con vn vaiò, ilqualc roiic

feia,tenendo in braccio vna Cererc,chc ha in mano mol tcfpigbe. Vi fono le

grazie,& cinque putti,che volando abbailo le riceuono,pernrne,come ac-

cennano,abondantifsima quella cala de gl’Vdoni. La quale per mofirareil

Treuifijchc fùlTe amica,& vn’albergo di virtuofi vi ftee da vn lato Apollo, e

dallaltro Pallade. E quello lauoro fii condotto molto frefearaente, onde ne
riportò Girolamo honorc, &vtilc. Fece il medefimo vn quadro alla cappella

della Madonnadi s.Pctronio,a concorrenza d’alcuni pittori Bologncn, co

mcfidiràal fuo luogo. Ecofi dimorando poiin Bologna, vi lauorò molte

pitture: & in s. Petronio nellacappella di $. Antonio da Padoa di marmo,

a

olio contrafece tutte le ftoric della vitafua ; nellequali certamente fi conefee

giudizio,bontà,grazia,& vna grandifsiuia pulitezza. Fece vna rauola a san

Saluatore di vna N. Donna,che faglie i gradi con alcuni fanti ; Se vn’altra.có

la noftra Donna in aria,con alcuni 6nciuIIi,&: a piè s.Hieronimo,& s. Care

fina,che fli veramente la piu dcbole,che di fuo fi vegga in Bologna . Fece aa

corafopra vn portoncin Bologna,vn Crucififio,la noftra Dcnna,& fan ciò

uanniin frefcOjChefonolodatilsimi.Feccinlan Domenico di Bologna vna

tauola a olio di vna Madonna,& alcuni Santi ; laquale è la migliore delle co

lefucjvicinoal coro nel falire allarca di san Domenico ; den troni ritratto il

padroncjchclafece fere. Similmente colorì vn quadro al Conre Giouanni

Batrifta Bcnt!Uogli,chehaucuavn cartone di mano di BaidaflarreSaneledc

laftoria de’Magi.'colà chemolto bene conduflea perfezzione, ancoraché

vifufiero piu di cento figure. Similmente fono in Bologna di man d’eflò

moltealtrcpitturc,&perlecafc,&perlcchiele;&in Galicra vna facciata

di chiaro,& /curo alla facciatadeTeofamini,& vna facciata dietro alle cale

de Doìfi,chefecondo ilgiudizio di molti aitifici,è giudicata lamiglior colà.



T E R Z A P A R T E

cheefaccfTemaì in.quella città. AndòaTrentOi &dipinlé alCardinalvtc

chic il luopalazzo.infiemecon altri pittori idi che n’acquiftò grandilsima

fama, EritornacoaBolcgnaauercairoperedalui cominciate. Auuennc

cheper Bologna fi diede nomedi fiire vna tauola,per lo {pedale dela morte:

onde a concorrenza turono fatti varii dilègni, chi difegnati , & chi coioriif.

Etparendoamolti eifere innanzijchi per amicizia, & chi per mento dido-

uere hauere tal cofa: reflò in dietro Girolamo.Et parendoli, chegli fodefat

to ingiuria,di là a poco tempo fi partì di Bologna : onde l’inuidia altrui lopo

feinquel grado di felicira,che egli non pensòmai.Attefbjchefepaflaiiain-

nanzi,taleoperagrimpcdiuail bene,chela buona forrunaglihaucua appc-

recchiato.Perche code ttofi in Inghilterra,da aicnni amici Puoi,chele fauori

uanOjfu prepofto a! Re Arrigo giuntogli innanzi, non piu per pittore,

Ria per ingcgnicres’accommodò a fèruigi fuoi
.
Quiui moftrado alcunepro

ued’edifici ingegnofi,cauati da altri in To{cana,& per Itahaj & quei Regia

dicandoli miracolofi,!o premiò con don:connnui,&gli ordinò prouifione

di quattrocento feudi Tanno. Et gli diede commodità, ch’c fabbricafTe vna

habitazionehonorataallelpefeptopriedelRe.Perilche Girolamodavna

eftrema calamità a vnagrandifsima grandezza condotto , viueua lietifsinio»

&: contento; ringraziando Iddio,& la fortuna , che lo haueua fatto arriuarc

in vnpaefe,doue gli huomini erano fi propizii alle fue virtù. Mapcrchepo

co doueua durargli que{Iainfolita felicità. Auuenne che continuandoli la

guerra tra Franccfi,& gl: Inglefi ; & Girolamo prouedendo a tutte Timprc-

fe de’baftioni,& delle fortificazioni per le artiglierie, & ripari del cara-

potvn’giornofacccndofi la batteria intorno alla città di Bologna

in Piccardia,venncvn mezzo cannohecon violenti/sima fu

xia,& dacauallo per mezzo lo diuife« Onde in vnme
dcfi.mo tempo la vita,&gli honori del mondo

inficine con legrandezze fue rimafero c-

Ainte, effendo egli nella etàd’an

ni trenta lei, l’Anno

MDXIXIll.

Finedella Vita dtGtraiamo daFreuigi

Tutore^



Dita dtTulidoro da C^raua^io, Alaturino

Jiorentino, ‘Tutori

.

Eirvltimaetà dell’oro,cEecofi fi potè chiamare pergl’huo

mini virtuofi,& Artefici nobilita felice età di Leone De-
cimofea grairri /piriti nobili/simihebbe luogo honorato

Pulidoroda Carauaggio di Lombardia; non fatrofiper

lungo /ludio^ma fiato prodotto , c creato dalla natura pit

tote. Coftui venuto a Roma nel tempo» cheper Leone fi

febbricauano le loggic del palazzo del papa con ordine di

Raffaello da Vrbino,portò lo fchifo,© vogliam dir V a/soio pieno di calce ai

macftrijchc murauano.infino a che fù di età di diciotto anni. Ma cominciati

do Giouasnida Ydinc adiptgnerle: & murandofi,& dipìgnendofi » la volo

tà.
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ùj Se rinclinazipne di Polidoro molto volta alla pittura,nó reftò di fer sì, eli'

egli preredimeftichezza con tutti quei giouani,chc erano valenti, per veder

i irattijSc i modi dcU’artc,& metterli a dilegnar. Ma fra graltri,s’cicflc peó*

pagno Maturino Fiorentino, allora nella cappella del papa, & alle anticagiic

tenuto bonifsimo difegnatocc.Colquale praticando, talmente di quelt arte

jnuaghìjchein pochi mefi fe cofelfatta proua del luo ingegno) che neftupì

ogni pctfona,cne lo haueua già conofciuto in quciraltrc lìato.Pcr lagnai ca

la,lcguitandofi le logge, egli fi gagliardamente fi elTcrcitò con queigiouani

f

ittoti,che erano pratichi,& dotti nella pittiira,&fi diuinamenteapprele^

a arce,che egli non fi partì di lu quel lauoto,{enza portarfenc la vera gloria,

del piu bclio,& piu nobile ingegno,che fra tanti fi ritronalle. Per ilchccteb

beialmétel’amor di Maturino a FolidorOjcdfPolidoro a Maturino, chede

liberarono come fratelli,& veri compagni,viuere infieme,& morire. Et ri*

mcfcolatole volontà,i danari,& ropere,di comune concordiafimifcro vni

amenre a lauorareinfiemc.Et perche erano in Romapur molti, che di gra-

do,d opere,& di nomei coloriti loro conduceuano piu viuaci,& allegri, &
di fauori piu degni,epiu fortitijcominciò a entrargli ncll’animo.hauédoBal

daiTarreSanefefattoaicunefacciedi cafe,di chiaro icurojd’imitarqU'andare

a quelle già venute in vfanza,3tcendere da indi innanzi. Perche necomin

ciarono vna aMontc Cauallo dirimpetto as. Salucftro in compagnia diPel

legrino da Modena,laquale diede loro animo di poter tentare le quellodo-

ueflecflercillorocflcrcizio:&nereguitatono dirimpetto alla porta del fià

codis.Saluatoredel Lauro vn’altra:& fimilraente.fecero da la porta delfià

co della MÌnctuavn’iftoria,& di fopra s.Rocco a Riperta vn’ahra,che è vno

fregio di moftri marini.Etne dipinlero infini tein quefto principio, mancò

buone dciraltrc,per tutta Roma,che non accade qui raccontarle, per bauc

re eglinopoiin tal cola operato meglio. Laonde inanimiti di ciò comincia-

rono si a ftudiarc le cole dell’antichità di Roma,ch’eglino contraffacendole

cole di marmo antiche, ne chiari & fcuri loro, non rcftó valo,ftaciic,piii,fto-

rie nc cofe intera,ò rotta,ch’eg!ino nondifegnaflero,& di tpelianon fifer-

uiffero. Et tanto con frcqiienrazione,&voglia,a tal cofa pofero il penfiero,

chevnitaraente prefero la maniera antica,& tanto runafimileairaltta,‘clic

fi comegranimi loro erano d’uno ifteffo volerejCofi le mani ancora eiptiroc

nano ilraedefimo fapece; Et benché Maturino non folle quanto Polidoro

aiutato dalla natura,potè tanto l’ofleruanza dello ftile nella compagnia, che

l’uno,& l’altto pareua il medcfimo,doue poneuaciafeuno la mano, dicom-

punimenti,d’aria,& di maniera. Fecero fu la piazza di Capranica per andar*

in Colonriavnafacciatacólc virtiiTcologichc,&vn fregio focto le fincftrc,

con bel!ifsimainuenzione,vnaRomavcftita,& per lafcdefigurata,col cali

cc,&con!’oftiain mano,haucr prigione tutte le nazioni dcImondo:& con*

correre tutti ipopoli a portarle Kribnti. Se ìTurchi all’ultima finediftrutti,

fàetarcrarca di MacomettOjConchiudendo finalmente còl detto della fetit-

turaj chefaràvn’ouile,&vn paftore. Etnei vero eglinod’inuenzionenon

hebbe ro pari ; di che n e fanno fede tutte le cofe loro , cariche di abbigliarne

ii,vefti,calzari,ftranebizzarrie,&coninfinitamarauiglia condotte. Et anco

ra nc rèndono teftitnonio le cofeloro da luttii foteftierì pittori difegnatesì
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di contmuOjchepervtilità hanno cfsi fatto all’arte della pittura, per la bella

maniera,che hauenano,&per la bella facilità,che tutti gli altri da Cimabue
inquàinfieme non hanno fatto. Laondcfi è vedutodi continuo, & ancor

fi vcdeper Roma tutti i difegnatori elTcre piu volti alle cole di Pohdoro,&d£

Maturmo.che a tutte Taltrc pitture moderne. Fecerom Borgo nuouovna
fecdaradi graffito 5 & fui canto della race vn’altra di graffito fimilmen tei &
poco lontano a qucftajnclla cala degli Spinoli per andar in Parione, vna fac

ciata.dentroui le lotte antichc,come fi coftumanano,6c i lacrifizii,& lamor
tediTarpea.VìcinoaTorre di Nona verfo il ponte s. Angelo fi vede vnafac

data piccola, col trionfo di CamiIIo,& vn laccifizio antico . Nella via, che ca

mina, all'imaginedi Ponte è vna facciata bellilsima con la ftoria di Penilo •

quando ^li è meffb nel toro di bronzo da luifabbricato.Nella qualefi vede

laforza di coloro,chclomettonoineffb Toro, &il terrore di chi afpettave

dere tal morte inufftata.O!tr.ì che vi èa federe Falati(comcio credo) che co

manda con imperioff tà bellilsima,che c' lì punifca il troppo feroce ingegno,

che haueua trouato crudeltànuoua,per ammazzar gli huomini c5 maggior

pena. Et in qiiefta lì vedeva fregiobellifsimo di fanciulli figurati di bronzo^

& altre figure.Sopra quella fece poi vn’altra facciata di quella cala ftcffa , do
ueè la imaginCjChe fi dice di Ponce j oue con lordinelènatorio vellico nello

habito antico Romano piu ftoriedaloro figurate fi veggono . Et alla piazza

della Dogana aliato a sEuftachio vna facciata di battagìie.Et dentro in chic

fa a man delira, entrando fi conolce vna cappellina con le figure dipinte da

Polidoro. Fecero ancora fopra Farnefe vn’altra deCepperelli, & vna faccia

ta dietro alla Minerua nella llrada.che và a'Maddaleni , dentroui lloricRo
mane, nella quale,tra l’altrc cole belle fi vede vn fregio di fanciulli ^di brozo

con trafattijche tnonfano,condotto con grandilsìma grazia,c fomraa bellez

za. Nella faccia dc’Buoni auguri,vicino alla Minerua , Ibno alcune ftorie di

Romolo bellifsirae, cioèquando egli con l’aratro difegnail luogo per la cit

tà; & quando gli Auoltoigli volano Copra • Doue imitando gli habiti, le ce

rc,& le perlòncantiche,pare vcraniente.chegli huomini fiano quelli iftellù

Et nel vero , chedi tal magillerio nefluno hebbe mai in qnefl’arte, nè tanto

difegno,nèpiu bella manicra,nè si gran pratica,© maggior prellezza. Et ne

retta ogni artefice lì marauigliato,ogni volta,chequelle vede ; ch’è forza ftii

pirc,chc la natura habbia in quello Iccolo potuto hauere forza di farci p tali

ftuoroini veder 1 miracoli luoi. Fecero ancora lòtto Corte Sauella nella cafa,’

checóperò la s Goftanza,quando le Sabinelon rapite; laqiul iftoria fa cono
feerenon meno la fcte,5f ilbilognodel rapirle,che]afoga,& la mileria delle

mefehine portate via da diuetfi foldaii, & a cauallo, & in dmerfi modi . Et
con fono in quella (ola limili auuertimenti, ma anco, è molto piu,nelleifto

ricdiMiìzio,& d’Orazio 5 & la foga di Porlena Re di Tofeana. Lauorarono
nel giardino diM Stefano dal Bufalo vicino alla fontana di Treui, ftorie bel-

lilsimc del fonte di Parnafo . Et vi fecero grotrefche,& figure piccole, colo-

ntemohobene. Similmente nella cala del BaldafsinOjdas. Agottinofece-

r© graftici,& ftorie,&nel cortile alcune celle d’Imperadori,fopra le fineftre.

Lauorarono in Monte Cauallo vicino a S Agata vna facciata dentrciii iufi-

oi:c,&diuerlcftorie,comequado Euziavcttale porta dal Teucre al tempia
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Kacquanel criueKo: quando Claudia tirala nauecon la cintiira.Eecoljlo

sbaragliojchc Camillo>mentre che Brenne pefa Toro. Et nella altra faccia

tadoppo il cantone,Romolo & il fratello alle poppe della Lupa j & la terri-

bililsimapugnad’Horazio,chcmentre(òlo framiiicrpade, difeiideb bocca

del pontCjhadietroa fé molte figure bellilsime,chein diuerfe atti codini con

grandiisima folleci tudine>co picconi tagliano il ponte . Euui ancora Muiio

Sceuokjche nel cofpetto di Porfena abbrucia la fua ftefia mano,che haueui

errato neU’uccidcre il miniftro,in cambio del Re ; doue fi conofee il difprez

zo del Re,& il defiderio della vendetta. Et dentro in quella cala fecero tnol

ti pacfi.Lauorarono la facciata di s.Pietro in Vincola, & le ftoriedi s. Pietro

in quella con alcuni profeti grandi. Et fu rato nota per tutto la fama di que

fti maeftri,per l’abbondanza del lauoro,che furono cagione le publiche pit

lure,daloro con tanca bellezza lauorate , che meritarono lode grandilsiroa

in vita,& infinita,& et€rna,pec I imitazione, Thanno hauùta dopo la morte.

Fecero ancorafula piazza,doue è il palazzo dc’Medici, dietro a Naona, vna

faccia co i trionfi di Paulo EroiIio,& infinite altre ftorie Romanc.Er as.Sal-

ueftrodi Monte CaualIo,per fra Mariano,per cafa, & per il giardino alcune

cofette; & in chicfali dipinfero la Tua cappel!a,& dueftorie colorite di s. Ma

ria MaddaÌena,nelIcquali fenoi macchiati de’ paefi farti con fomma grazia,

& difcrezione,perche Polidoro veramente lauorò i paefi,e macchie d’alberi

& fafsi,meglio d’ogni pittore.E t egli nellartc è flato cagione di quella facili

tàjchehoggi vfanogrartefìci nelle cofeloro.Fccero ancora molte camere,et

fregi per molte cafe di Roma,co i colori afrcrco,& a tcropcralauorati,leqiia

li opere erano da efsi efcicitatepcr pruoua.perche mai a colori non potero-

no dare quella bellezza,chediconrinuodiederoaIlccofedÌ chiaro, fiefeuro

o in bronzo,© in terrecta,come fi vede ancora nella cafa,chceradel Caicl di

Volterra da Torce Sanguigna. Nella feccia della quale fecero vn’ornatccco

di chiaro feuro bellifsimo, 6c dentro alcune figure colorite, Icquali fon taa

tomai lauorate,&condotte,che hanno deuiatodal primo eflcrc iidifegno

buonOjch’cglinohaueuano.Etciò tanto parue piu ftrar;o per efièrui ap pref

fbvn’armcdipapa Leone di ignudi di mano di Giouan Francefeo Vetraio,

ilquale fela morte non hauefic tolto di mezzo,harebbe fe tto cofe grandifsi-

me Er nonisgannatì per quello della folle credenza loro,fecero ancora in s.

Agoflino di R.omaall’aItarede’Martclli,cercifenciulli coloriti; doue Giaco

po Sanfouino per fine dell’opera, fece vna noflra Dona di marmo} iquaii fm

ciulli oó paiono di mano di perfone illuftri ; ma d’idioti,che comincino allo

fa a imparare. Perilche nella banda,doue la touaglia cuopre ralcare,fcce poli

doro vna llorietta d’un Chriflo morto con le Marie, ch’è cola bePifsima.rao

flrando nel vero efl'ere piu quella la profcfsione Joro,che i colori. O ode ri-

tornati al foJito lorojfecero in Campo Marzio ducfecciate bcllifsime,neirti

naie ftoriedi Anco Marzio,enelle altre lefcftedc’Saturnali, celebrate in tal

luogo,con tutte le bighe,&:quadrighede’caualli,ch’a gli obelifchi aggirano

intorno,che fono tenute beilifsimeperellet elleno talracnre condotte di di

fegno,& beila maniera,chee{prersifsimaraenterappreleDrano quegli ftcfsi

fpcttacolhperiqaaii elle fono dipinte.Sul canto della Chiauica, per andaca

a Corte Sauclla^feceio vna fecciata,laqualcè cofe diurna, delie beile, che

fecellcto,
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faccfìfro»giU(dicata bellifs. Perche oirral'iftoria delle fanciulle, che paflan#

il Teucre,abballò vicino alla portaè vn facrifizio, fatto con induftri3,& arte

tnarauigliorajpcrvcdcrfi ofleruaroquiui tutti gli inftrumenti , & rutti que-

gli antichi coftumijchea’facrifizij di quella forte fi foleuano ofleruare Vici

Doal Popolo Torto S. Iacopo degli Incurabili fecero vna facciata eoa le fi»

ticd’Aicfiandro Magno,ch’è tenuta bellilsin3a,nellaqua!c figurarono il Ni
lojc’l Tebro di Beluedere antichi.A fan Simeone fecero la làcdatadc’Gaddi

ch’ècofadi marauiglia,&di ftupore,ne}confidei'aruidentroibelli,& tanti

& varii habiti,rinfin{tà delle celate antiche j defoccinci, de’ calzari , & delle

barche,ornate con tanta leggiadria,& copia d’ogni cola, chcimaginar fi pof

fa vnfolìftico ingegno. Qijtuila memoria ficaricadivnainfinità di cofcbel

Ìirsimc,& quiui fi rapprelentano i racKÌi annehi, l’effigie de faui
, Si belhfsf-

me lerammc. Perche vi fono tutte le Ipezic dc’lacri fizi i an tich i,come fi coftii

mauanoi&da ches’imbarcavnocflcrcito,achc combatte con variatifsima

foggia di ftrumenti,& d’armi,lauorarecon tan ta grazia, & condotte con ta-

ta pranca,che l’occhio fi fmarrifee nella copia di tante belle inuenzioni. Di-

rimpetto a quella è vn’altra facciata minore,che di bellezza,& di copia non
potnamigliorareidou’è nel fregio la ftoria di Niobe,quando fi fo adorare,

&

le genti che portano tribuiijòcvafij&diuerfc forti di doni ilequali cole eoo

tanca nomtà,lcggiadria.attc,ingegno,& rilieuoefprellecgliin tutta quella

opcratchc troppo farebbe ccrto,narrarne il tutto.Seguitò apprelTo lofdcgno

di Latona,& la miferabile vendetta ne’figliuoli della fuperbifrima Niobe, e

chcilettemafchidaFeboj&lefèttcfcmmineda Dianalefono ammazzati»

con vn’infinità di figure di bronzo,che nó di pittura,mapaiono di mettallo.

Et fopra.altre lèorie lauoratc con alcuni vali d’oro contrafatti con tante biz

2arriedcntro,cheocchio mortale non potrebbe imaginarfi altro,nè piu bel-

lo,nèpiu nuouo :con alcuni elmi Etrufoi da rimaner conftifo,per la moltipli

€azione,& copia di fi belle,& capncciofe fanrafie,ch’ufciuano loro de la me-
te. Le quali opere fono fiate imitate da infiniti, chelauorano dififàtt’opere.

Fecero ancora il cortile di quella cafa,.& fimdméte la loggia colorita di groc

tclchinepiccioIe,che fono ftimatc diuine. In lomma ciò che eglino toccar#

no,con grazia,& bellezza infinita alfoluto renderono. Ets'io voicfsi nomi-

nare tutte l’opere loro,fard vn libro intero de’farti di quelli duefoli, perche

non è ftanza,palazzo,giardino, nè vigna,doue non fianooperedi Polidoro,

&di Maturino.Hora mentre,che Roma ridendo.s’abbelliua delle fatiche I#

to:& elsi alpcttauano premio de’propri) fudori,l’iuuidia,& la fortuna man-
darono a Roma Borbone Tanno 5517. chcqucllacitiàmifeafarco. Laonde
fu diuifa la compagnia non folo di Polidoro,& di Maturino

} ma di tanti mi
gUaia d’amici, c di parenti: che a vn fol pane tanti anni erano fiati in Roma*
Perche Maturino fi milein fuga,ne molto andò,cheda’difagi patiti per tale

lacco, fi filma a Roma.chemonfle di pelle : & fu fepolto in s Eufiachio.Poli

doroverfo Napoli prefe il camino,doucariuaro,ellendo quei gentilh uomi-
ni poco curiofi delie cofe ecc.di pittura>fu per moriruifi di fan,e. Onde egli

Iauorandoaoperc,peralcunipition,fecein s.MariadellaGraziavn fan l'ie

tro nella maggior cappella; Si cofi aiutò in molte cofe que’pittori
}
piu p ca-

pare la viia>che per siero ; Ma pure cllendo predicato le virtù fue,fccc al Cé-
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tecii . . vnavoIta,dipintaatempera>conaIcunefàcciate,ch'ètan9

ta cofabellirsima Etcofi feceii cortiIe<lKhiaro& fcuroalS. .

&infieme alcune logge,lequa)i lono molte piene d’ornamento, & di belle?

za,6i ben lauorate.Fece ancora in s. Angelo allato alla pelcheria di Napoli,

vnatauolma a olio:n ella quale è vnaN. Donna,& alcuni ignudi d’animeaa
ciate : la quale di difegno^piu che di coiorito,è tenuta be!Iirsima.SimilDJcn-

te alcuni quadri in quella deirai tar maggiore di figure intere fole,nel mede-

fimo modo iauorate. Auuenneche ftandocgli inNapo!i,&veggendopcco

filmata la Tua virrù,deliberò partire dacoloro,che piu conto tcneuano d’un

caualIo>che faltafie; che di chi facefie con le mani le figure dipinte parer vt-

we.rerilche monraro fu le galee fi trasferì a Mefsina,& quiui trouato’pìu pie

tà,& piu honore,fi diedead operarej &cofi lauorandodi continuo prefe ne

colon buona,& delira pratica.Onde egli vi fece di molte ope, che fonofpat

ie in molti luoghi.E t all’architettuta attendendo diede faggio di fe in molte

Cofe,ch’e fece. A pprefio ne! ritorno di Carlo V. dalla vittoria di T unifi, paf

fando egli per Mefsina: Polidoro gli fece archi trionfali bellifsimionden’ac

quiftò nome,e premio infinito. La onde egli,che lempre ardeua di defiderio

di riuedere quella Roma. la quale di continuo ftrugge coloro,che fiati ci fo-

no molti anni,nel prouare gli altri pacfi. Vi fece pervltimo vna tauclad’un

Chrifio,che porta la croce,lauoraca a olio, di bÓcà,&di colorito vaghifsirao.

Neilaquale fece vn numero di figure,che accompagnano Chrifto alla mor-

tCjfoldathfarifeijCauagli,donne-putti,6ci ladroni innanzi, col tenereferini

rintenzione,comeporeua edere ordì nata vna Giuftizia limile: che ben pare

uajche la Natura fi falle sfbrzataa far rultimepruoue lue in quella opera ve

ramcnteeccellentifsima. Doppo la quale cercò egli molte volte siiilupparli

di quel paele,ancora, ch’egli ben veduto vi fode ; ma la cagione della tua di-

mora, era vna donna,da lui molti anni amata 5 che con lue dolci parole,& lu

finghelo riteneua.Mapure tanto potèin luilavoloncàdi riuedere Roma, e

gli amici,theleuò del banco vna buona quantità di danari, ch’egli haueua; e

rifoluto al tutto, fi partì. Haueua Polidoro tenuto molto rempo vn garzo-

ne di quel paefe ; il quale portaua maggiore amore a’danari di Polidoro,che

aluijmaperhauerlicolìfulbancojnonpotèmai porui la le mani, & conci

fi partirli. Perilche caduto in vn péliero maluagio,ecrudele,dcliberòlanot

te leguen te,mentre che dormiua,con alcuni luci congiurati amici, dargli la

morte: & poi partirei danari fra loro .E coli in fui primo Tonno aflalitolo »

mentre dormiua forte,aiuiaro da coloro,con vna falcia lo ftrangolò . Et poi

datogli alcune ferite,lo lafciarono mono.E t per moftrarech’efsi non l’haucl

fero ìkcio,lo portarono fu la porta della donna da Polidoro amata
;
fingendo

che, ò parenti
, ò altri in cafa l’hauefiero amazzato. Diede dunque il garzone

buona parte de’danari a que’iibaldi,chefi brutto eccedo haueuao cómefso ;

e quindi fatteli partire j la mattina piagendo andò a cala vn Còte , amico del

morto maeftro, e raccótogli il cafoj ma p diligcza che li facefle in cercar mol

ridi chi hauelTecotal tradimento commcdo,nonvennealcuna cola alnce.

'hlì pure come Dio volle,hauendo la aatura,& la virtù a fdegno d’edere per

mano delia fortuna percollcjfeccro a vno,che in terello non cihaueua,dire»

cheimpolsibircra>cheal:ri,chetaI garzone l’iaauellcallalsinato. pcrilchcil

Conte
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Conteglifcce por le mani addoflo ,& alla tortura melTolo Lenza , che altro

C3artotiogUdc(lero,confeIsòildclitto: & fu dalla giuftizia condannato al-

le forchc,ma prima con tanaglie affocate per la ftrada tormen tato,5c vltima

raentesquartato.Ma non per quefto tornòla vitaa Polidoro: nèalla pittura

Érercquelloingcgnopeilegrino, & veloce, cheper tanti fccoli non era piu

ftacoalmondo. Perilchefeallora che morì.haucfle potuto morire con lui,

farcbbemortal’inucnzione,lagrazia,& la brauura nelle figure deH’arte. Fc

liciti della natura,& della virtù nel formare in vn corpo coft nobile fpirtoret

inuidia.Sc odio crudele di cofi ftrana morte nel fato,éc nella fortuna Tua: la

quale fe bene gli tolle la vita,non gli torri per alcun tempo i! nome. Furo-

nofattercflequiefuefolennjfsime, ficco doglia infinita duuttaMefsina nel

lachielacathedraledatogUfepoUura l’anno 1 5 43. Grande obligo hanno
veramente gl' Artefici aPolidoro per hauerla arrichita di gti copia di diuec

fihabitijfic ftranifsìmijfic vari) ornamenti .& dato a tutte le fuecofc grazia,

&ornamento: fimilmente per hauere fatto figure d’ogni force,animaIi,ca-

famenti,grottefche,& paefi cofi belli,che dopo lui chiunche ha cercato d’ef-

fere vniuerfalcrhaimiiato. Ma è gran cofa,& da temerne,il vedere, per l’e-

ferapio di coftuij La inftabiliti della fortuna-, fic quello che ella si fare j fa-

cendo diuenite eccellenti in vna profcfsionc,huomini da chi fi farebbe ogn.’

altra GofaafpettaiOjCon non piccola pafsione di chi ha nella medefiraa arce,

molti anniin vano faticato. E' gran cofa.dico, vederci medefimi
,
do

po molti trauagU,cfatiche efiere condotti dalla fteffa fortuna a

mifero,fic infelicifsimo fine j allora che afpettauano di go-

derli premio delle loro fatiche; ecio con fi terribili, c

moftruofi cafi, che la ftefia pieti fe ne fogge j la

virtù s’ingiuria,& ibeneficii d’una incredi

bile,e ftraordinaria igratitudine fi ri

fiorano. Q^nto dunque può
lodarfi la pittura della vie

tuofavita di Polido

ro, tanto può
egli do-

ler

-

fi

dellaformna, che fcglimollròvn tempo amica,

condurlo poi,quando menocio fi

afpettaua a dolorofà

morte.

Cc *



Vita del Roffo Rtttor Fterentino .

L I Kuomini prcgiatijche fi danno alle virtù,&qucllc con rat-

te le forze loro abbracciano,fono pur qualche volta
,
quando

manco ciò fi a{pettaua,cfaltati,& nonorati eccelsiuamétc nei

cofpcttodi tutto rimondo; come apertamente fi puòvedere

ncllefatiche,chcil Rollo pittorFior.pofcneirartedclla’pitni-

ra-Lcqualilcin Roma,&inFiorenza,non furono da quei, chelepoteuano

rimuncrarc,fodisfatte,trono egli pure in Francia,chi per quelle,lo riconob-

be,di lorrcjchelagloriadi luipocèfpegnereiaiéccin ogni grado d'ambizio

ne,chepofla’l petto di qua! fi voglia artefice occupare, Nèpoteuaegliin ql-

Icflere^confeguir dignità,onorejè grado maggiore: Poi che fopra ogn’altro

del fuoTnsftierOjda sìgraa Rc,comc c quello di Francia,fu ben vifto, &: prc

giato
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|wto moIto.Etnel vero i meriti d’effb erano tali,che {ekfortHnaglihauef-

feprocacciatomacO) ellaglihaurebbe facto torto grandifsitno.Condo fu (Te

cheil Rodo era oltra la pittura , dotato di bellifsima prefenza; il modo del

pitlar luo era molto graziofo,&graue : era bonifsimo mufico,& haueua oc

limi termini dì Filofofia,e quel che importaua piu,che tutte Taltrefue benif

fimequalitàjfu che egli del continuo nelle compofiziont delle figure fue era

molto poenco,& nel difegno fiero,& fondatoi con leggiadra manierale tcs

ribilità di cofe ftrauaganti ; c vn bellifsimo compofitore di figure.

Nella Architettura fu eccelIentifsimo,& ftraordinarioj &fempre,pcrpo-

i3ero,ch’eglifofie, fu rìccho d’animo, &di grandezza. Perii che colo-

ro, chenellc fàtiche della pittura terranno Tordine, che’I RolTo tenne : fa-

ranno di continuo celebrati,come fon i’opre di lui. Le quali di brauura non
hanno pari :& fenzafarichc di ftento,lon fatte tleuato via da quelle vn cer-

to tificume,& tedio,chcinfiniti patifcono per fare le loro cofe,di niente pa-

rere qualche cofa. Difegno il Rollo nella fuagiouanezza al cartone di Mi-
chele Agnolo,& con pochi maeftri volle ftare all’arte, hauendo egli vna cer

u lua opinione contraria alle maniere di quegli
5
come fi vede fuor della por

taa s.riec Gatiolini di Fiorenza,a MarignioIIe in vn tabernacolo lauorato a

frefcojpcr Piero Battoli,con vn Chrifto morto j douc cominciò a moftrare 1

quanto egli defidcralle la maniera gagliarda,& di grandezza piu degl’ altri,

Ieggiadra,& marauigliofà. Lauorò fopra la porta di fan Sebaftiano de’Serni,

ellendo ancor sbarbato,quando Lorenzo Pucci fu da papa Leone fatto Car

dinalc, l’arme de Pucci, con due figure, che in quel tempo léce marauigliar#

gli artefici,noli afpcttandodi lui qucIio,che riulcì.Onde gii crebbe l’animo

taimenrc,che hauendo egli a maeilro Giacopo frate de’Scrui, che attendeua

alle poefie,fattovnquadrod’vnaN. Donna,con la teftadis.Giouanni euag.

mezza figura
j
perfuafo da lui fece nel cortile de’detti Serui allato alla ftoria

della Vili cazione, chelauorò Giacopo daPuntormo, l’afiunzione di N. Do
na,nella quale fece vn ciclo d’Angeli tutti fanciulli ignudi, che ballano itor

no allaN.Donna acerchiati,chefcortano con bellifsimo andare di contorni

& con graziofifsimo modo,girati per quell’aria ; di maniera,chc fc il colori-

to fatto daluifoffe con quella maturità d’arte,che egli hebbe poi col tempo

haurebbc,come di grandezza,& di buon difegno paragonò i’alcre Itorie , di

gtanlunga ancora trapafTatelc. Feceuigli Apofloli carichi molto di panni,

éeditroppadouizia di efsi pieni; ma le attitudini, &a!cunetcfle fonopiu,

che bcllifsime.Fecegiifer lo Spedalingo di s. Maria Nuoua vna tauoIa,laqua

lcvedendolaabbozzata,gIiparuero, come colui ch’era poco intendente di

queftaarte,mttiquei Santi dianoli, hauendo il RofTocoftumc nelle fue bo»
zeaoliojdifare certe arie crudeli,& difperate,& nel finirle poi addoldual*

aria,& riduceualealbuoDO.Perchefelifuggìdicafa,& nofì volle la tauola»

dicendojchclo haucuagiun tato. Dipinfe medefìtnamcie fopra vn’ altra por

ta,chc entra nel chioftro del co nuentode’Serui,l’armedi rapaLcone co due
finciullijOggi guafta.Et per le cafe de’cittadini fi veggono piu quadii, e mcl
li ritratti. Fece per la venuta di Papa Leone aFioteozafulcantodc Bslcheri

vn’arcobsIIifsimo.PoilauoròalSignor di Piombino vna tauola,c6vij Chrj

fto morto bcllifsirao,5cglifeceaucoravnacappeUuccia: Efimilmac aVol
terra
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terra dipinfcvn bellifsimo depofto di croce-Perche crefduto in pregio,

ma>fece in S.Spirito di Fiorenza la tauola de Dei,laquale già haueuano allo,

g-ito a Radaello da Y rbino,che la lafciò per le cute deiropa,che haueuapre

lo 3 Roma.Laqualc il Rollo lauorò con bellilsima grazia>& ddegno,& viaa

ci cà di colori.Ne penfi alcuno,che ncllunaopera habbia piu forza, o moftra

piu bella di loncano,di quella : laqu ale per la brauura nelle figure,& per la

ftrateezza delle attitùdini,non piu vlaca per gli a!cri,fu tenuta cola ftrauagaa

te.E le bene no gli fu allora molto lodata,hanno poi a poco a poco conolciii

tó i popoli la bontà di quella : 3c gli hanno dato lode mirabili: perche nelfu

nione de’colori,non è polsibile far piu : e{lendo,che i chiari , chelono loprt

douebaiteil maggior lume,con i men chiari vanno a poco a poco con tann

dolcezza,&vnione a trouar ?li feuri co artifizio di sbattimenti d’ombre,che

le figure fanno addolTo Tana allaltra figura,pche vanno per viadichiarifea

ri facendo riheuo Tuna all’altra. E tanta fierezza ha queft’opera,che (i può di

re,ch’ella fiaintela,& fatta con piu giudizio,e maeftria,che nelTun’altrajchc

fia Hata dipinta da qual fi voglia piu giudiziofo niaeftro, Fece in fan Lorenzo

la rauola di Carlo Ginori dello fponfalizio di N. Donna,tenuto cofabellifsi-

ma.Et in vero in quella fua facilità delfarc non è mai fiato ohi di praticajòdi

de defirezza Tabbi potuto vincere, tie a gran luga accofiarfelij p clTeregii (li

to nel colorito fi dolce,&: con tanta grazia cangiato i pani, che il diletto; che

per tale arteprele,lo felempte tenete lodatilstrao^e mirabile, come chi guat

derà tale opera conofeerà turco quefiojch’io fcriuo efierverifsiraOjConfide-

randogl’ign lidi,chelono benifsimointelìj&con tutte l’auuertéze della No

iomia.SonoIefemminegraziofifsime,8c l’acconciaturede’panni bfzarre,&

capricciofe.Similmente hebbe le confiderazioni,che fi deono hauere, sì nel

le tcftede’vccchi có cere bizarre: comein quelle delle dóne,e de i putti, eòa*

nedolcijSr piaceuoU. Era anco tanto ricco d’mucnzioni,chenongrauanza

ua mai niente dtcampo nelle tauole.& tutto conduceua con tanca facilità,

e

grazia,cheeravnamarauiglia. Feceancora a Gio-Bandinivh quadro d’alca

ni ignudi bellilsimi in vnaftoria di Mosèjquandoararaazzal’Egizzioi nel

quale erano cofe iodatilsime .& credo che in Francia fofle mandato. Simil-

mente vn’altro ne fece a Gio.Caualcanti.cheandò in lnghilcerra,qu5do la-

còb pigliail bere da quelle dune alla fonte j che fu tenuto diuino } accelò che

vi erano ignadi.& femmine lauorate con lò.mtna grazia, ailequali egli di cò-

ti nuo fi dilettò far panniciniloctih,acconciaturedicapocon trecce,& abbi-

gliamenti per il dofio.Sraua il RotIo,quando quella opera f3ceua,ncl borgo

de’Tintorijche rifponde con le ftaiize negli hot ci de’fraci di s.Croce,& lì pi

gliauapiacered’un bcrtuccione,ilqualehaueuafpirto pm d’huomo,ched’a

nimaler p la qual colà carifs.le lo ccneua,e come le medellmo lamanai^per

ciò ch’egli haucua vn’intcllecto mrrauigliofo,gli faceuafaredi moltireruigi.

Auuenne chequefto animale s’innamorò d’un luo garzone, chiamato Dati

ftinOjil quale era di bellifsimo arpett05& indouinaua tutto quel che dir vo-

lsua,a i cenni,che’l Tuo Batiftin gli faceua.Per ilche elsendo da la banda delle

ftanze di dietro,cfae nell’orco de’fraci rifpódeuano , vna pergola del guardia

no piena di vuegrolsilsiroes-Colombane; queigiouani raandauano giùii

bcciuccioue per quella^che dalUfinefira eraloDtana,& con la fune fu tiiaua
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BoranimalCjCon leraani piene d’vue. Il Guardiano trouando Icaticarfi la j»

gola,& non fapcndo da chi.dubitando de ropi,mife i’aguato a ella : & vifto

cheil bertuccione del RolTo giù fi:endeua,tutto s’accefe d’ira, & prela vna p
ticaperbaftonarlojfirecò verfo lui aduemani.il Bertuccione vifto, chele la

liuane toccherebbe,& fé ftaua fermo il medefimo,cominciò fahicchiando a

minargli la pergola,& fiuto animo di volerfi gettare addofib al fTate,con am
beilue le mani prefe l’ultime trauciTe,che cingeuano la pergola; in tanto me
nando il frate la perrica,il bertuccionefcolTe la pergola per la paura, di forte»

S: con taUorza,che fece vfeire delle buche le pertiche, & le canne: onde la

pergola,& il bertuccioneruinarono addofto al frate, il quale gridando mile

ricordia,fù da Batiftino,& dagl’altri tirata la fune,& il bertuccion lalno,ri-

melfo in camera,perchc difeoftatofi il Guardiano,&a vn fuo terrazzo fatto-

H.dilTecofe fuor della meda; & co rolora,&mal’animofe n’andò all’ ufficio

degli Otto,magiftratoin Fiorenz2,molto temuto. Quiui polla lafua quere

la, e mandato per il Roftbjfu p motteggio códanato il bertuccione a douere »

vn concrapefo tener al culo,2ccio che no poteire;faliare,come prima faceua

lu perle pcrgole.Cofi il-Roflo fatto vn rullo,che giraua con vn ferro
,
quello

gli tcneua,acciocheper cala poteireandare,raa nófaltare per Taltrui-, come
prima fàceua. Perche viftofi a tal fapplizio condennato il bertuccione: par-

ue che s’mdouinafiejil fiate elTere fiato di ciò cagione • onde ogni di s’efler-

citaua fallando di palTo in palio,con le gambe,& tenendo con le mani il con

irapefo,5c coli pelandoli fpeirojalfao difegno pcrucnne.Perche fendo un di

fciolto per cafalàiiòapocoapocodi tetto in tetto,fu l’hora, cheil Guardia-

no era a cantare il velpro ;& peruenne (opta il tetto della camera lua.Et qui

ui lafciato andate il con trapelò, vi fece per mezza bora vn sì amorcuole bal-

lo,che nè cegolo,nè coppo vi reftò,che non roropelle. E t tornatoli in cala, lì

lenti fra tre dì per vna pioggia le querele del guardiano. Hauendo il Rodò
finito l’opere Tue,con Ba[iftino,& il bertuccione s’inuiò a Roma;& elTendo

in grandilsima afpettazione l’opre fue,erano oltre modo,deliderate, clTen-

dolì veduti alcuni difegni fatti per lui,iquali erano tenuti marauigUoli,atre

fojche il Rollo diuinifsimamente,& con gran pulitezza dilegnaua.Quiuife

cc nella Pace lopra lecofe di Raffaello vn’opera,della quale non dipinie mai
peggio a luci giorni . nè polTo imagiuareonde ciò procedclTe,fenon da que*

ftojchc non pure in lui,ma fi è veduto anco in moki altri.E quefto(!Ìchc pa

re cofa mirabile,& occulta di naturale che chi muta pacfe.ò luogo,pare che

muti natura,virtu,coftumi.& habito di perfona,in tanto,che tallora nó pa-

re quel mcdefimo,ma un’aitro,& tutto fiordi to,& ftupelatco. llche potè in

teruenire al Rodo nell’aria di Roma,& per le ftuper.de cofe , che egli ui vide

d‘Arch!tettura,& Scultura,e per le pitiure,& ftatuedi Michclangnc]o,che
forfè lo cauarono di fe.Lcquali cole fecero anco fuggire,{enzaUfc!ar loro al

cuna cola operare in Roma,fra Bartolomeo di s-Marco,&Andreadel Sarto.

Tutta uia,qualunche fi folle dt ciò la cagione,il Rollo non teccmai pegg:oj e

da vantaggio è quell’opera è paragone di quelle di Raffaello da Vrbino. la

quello cctnpo fece al VelconoTornabuoni amico fuo vn quadro Id’un Chri

Ito morto,foftenuro da due Aogeli,che hoggi è appreflo a gli heredi di Mó
fi -raoc della Cafaj ilqualefu vua bdlilsima imprela.Fcce al Bauiera m dife-

° gni
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gni gli dei,intaglia ti poi da Giacopo Caraglio, quado Satof»

Bofìmutaincanalloi &patticularmentc quando Plutone rapifee Proferpi

UiLauorò vna bozzadcila decollazione di s.Gio.Batifta, chehoggièmTDt

chieduola fu la piazza de’Saluiati in Roroa.Succedendo in tanto il facchocli

Roma,fa il poueco Rollo fatto prigione dc’Tedefchù&moIto mal trattato.

Perciochcoltralofpogllarlo de*vclÌtmeiitj,rcalzo,e fenza nullain tefta,g!ifc

cero portare addoffopefi.&lgombrarc quali tutta la bottega d’un pizzica-

gnolo. Per il che da quelli tr.al condotto, lì condulTc appena in Perugia,do-

tte da Domenico di Paris pittore fu molto accarezzato,& riueftito; & egli di

legnò per lui vn cartone di vna tauolade’Magijilqualeappreflb lui fi vede,

cofa bellilsima.Nc molto celiò in tal luogo,perche intendendo,ch’ai Borgo

«ra venuto il V efeouo de Tornabuoni,fuggito egli ancora dal lacco, fi tras-

ferì quiui,perche glicra amicifsimo.Era in quel tépoal Borgo Raffaello dal

Colle pi:tore,creato di Giulio Romano,chene!Iafua patria haueua prefo i

fcre,pcr S.Croce,compagnia di Batruti.vna tauola p poco prezzo,dellaqua

icjcome amoreuole fi lpogliò,& la diede al Roflo; acciochc in quella città ri

aianeflequalche reliquia di fuo. Per il che la compagnia li rilentì , ma il Vd
couo gli fece molte comodità. Onde finita la tauola,chcgI’acqllò nonic,cIU

fii mefia in s.Croce: perche il depofto,che vi è di croce è cofa molto rara ,&
bell3,perhaucreofleruatonc’colorivn certo chè,tcnebrofo per rechile,che

fu nella morte di Chrifto,cper edere fiata lauorara con grandilsima dilige»

za . Gli fa dopo fatto in Citta di Caftello,allogazioned’una tauola, la quale

volendo lauorarc,men tre cbes’ingellaua,le ruinò vn tetto addofio, che l’in

franfc tu tra,& a lui venne vn mal di febbre fi beftialf,che ne fa quali per mo

rire: pcrilchedaCafielIo fife portare al Borgo.Seguicandoquel male co la

quartana, fi trasferì pot alia Pieue a s.Stefano a pigliare aria? & vltimamcn*

te in Arezzo . douc fa tenutom cafa da Benedetto Spadari ; iiqualcadopcrà

di maniera col mezzo di Gio. Antonio Lappoli Aretino.& di quanti amici

,

& parcncicfsi haucuano,che gli fa daroa lauorare in frelco alla Madóna dd

le LagrimcjUna volta allogata g;a à Niccolo Soggi pittore. Et perche tal me

moria fi lalciadein quella città, gliele allogarono per prezzo di trecétofeu-

to feudi d’oro.Onde il Rodocorainciò cartoni in vna danza, cheglihaueii»

no conlcgnataiiivnluogo detto Mureiloj & quiui ne’finl quattro. Invno

fècci primi parenti,legati allo albero del peccami &IaN. Donna, checau»

loro lì pcccatodiboccaifiguratoperqucl pomo,& lottoi piediil ferpente,

& ncli’ariafvolendo figurare,ch'era velli ta del Solc,& della Luna)fecc Fcb»

& Diana ignudi. Nell’altra,quando!’Arca fedcrcsèportata da Mosè,figuri

ta per la noltra Donna,da cinque virtù circondata. In vn’altra è ilTrono di

Salamene,pure figurato perla mcdclima,a cui li porgono voti,per fignifici

re quci.che ricorrono a lei per grazia,con altre bizarric, chedal bello inge-

gno diM Giouanni Polaftra canonico Aretino,& amico del Rodo, furono

trouatc;A compiacenza del quale fece il RotTovn bellilsimo modclloditot

la l’opera,che é hoggi nelle noftrccafé d‘Arezzo . Difegnò anco vno ftudio

d'ignudi per qucU’operajCheè colà rarilsima.'ondefa vn peccato.eh ‘diano

fi finiUipcrchc le egli l’hauefle mefla la opera,&farrala a olio,come haueua

afarlain iìclco,elia larcbbc fiata vcramcnie vo miracolo. Ma egli fu fempre

nemico



1 L II O S S O; aoS»

l«BiÌco ^el laUdfif« in frc{co,e però fi andò temporeggiando in ^rc i carto-

*i,perfarlafinireaR.afFaello dal borgo, 6c altri tato ch’ella non fi fece.In quel

inedsfimo tempo,efiendo perfona cor refe fece mo! ti dilegni in A rezzo e fuo

ri, per pitture, e fabrichetcome a i Rettori della fraternità quello della cappel

U'jclie c à pie di pÌazza,doue e hoggi il uol to fan to. per iquali haueua difegna

tovnatauola,che s’haueuaaporre di fila mano nel medefimoluogojdentro

ui vnaNofica Donna,che ha fotto il manto vn popolo . Ilquale diicgno, che

BÓfìimeflo in opera,ènei nof libro Ifieme co molti altri beliifs. di mano del

niedelìmo.Ma tornado aU’opera,ch egli doiieua fare alia Madotia delie lacri

megrcntròmalleuadorc di quefia opera Gio, Ant.Lappoli Aretino,&amÌ

colilo fidatifsimOjchc con ogni modo di leruitii gli vsò terraini di amoreuo

lezza. Ma l’anno i J50. efiendol’alTedio intorno a Fiorenza, Scefiendo gli

Atetim,pcr la poca prudenza di Papo AltouÌti,rìmafi in libertà, elfi combat-

terono la cittadella,& la mandarono a terra . Et perche que’popoli mal vo-

lentieri vedeuano i Fiorentini, il Rodo non fi vollefidar di clfi,& le n’andò al

Borgo San Scpolcro,Ialciando i cartoni,e i dilégui dell’ocera ferrati in Citta

della: perche quelli che a Cafteilo gli aliena allogato la tauola, vollero chela

fidifié;& per il male,che aueaauuto a Caftello , non volle ritornarui , & coli

al Borgo finì la tauola loro. Ne mai a efli volle dare allegrezza di poterla vede

re: doue figurò vn popolo,e vn Chriftoin aria,adorato da quattro figure, Sc

quiuifeceMori,ZinganÌ,&le pìuftranecofedelmondo.'&da le figure in

fuori,che di bontà fon perfette, il componimento attende a ogni altra cofa

,

che all’animo di coloro, chegli chicléro talepittutra . In quel medefimo tetn

po, che tal cofafaceua, dilotrerrò de’mortì nel velcoiiado , oue ftaua , & fece

una bellifsima notomia.E nel uero era il Rollo ftudiofilllmo delle coledell’ac

te,epochi giorni padauano, chcnondilegnaflequalchenudodinaturale.

Hora hauendo egli Tempre hauuco capriccio di finitela Tua uita in Francia, e

torli come diceuacgli,a vna certa miferìa, e pouerta j nellaquale fi Hanno gli

huominijche lauoranoin Tofean 3,e ne paefi doue fono nati,deliberò di par

tirfi . Et hauendo a punto,per comparire piu pratico in tu ttele cofe,ec ellere

vniucrrale,apparata la lingua latina; gli véne occafioncd’alirettare maggior

niente la lua partita, percioche,elTendo vngiouedi santo, quando fidice

matutino la fera , vn giouinctto A retino Tuo creato in chiefa , efacendo eoa

tn moccolo accefo,& con pece greca,alcune vampe, e fiamme di fuoco , men
tre fi feccuanojcome fi dice,le tenebre; fii il putto da alcuni preti lgtidató,&

alquanto percolTo. Diche auedutofiilRolIo,alquale fcdeuail fanciullo*

camojfi rizzò con mal’animo alla volta del prete, perche leuatofi il rumore,
nefapendo alcuno onde la cofa uenilTejfu cacciato mano alìelpade contra il

pouero Rollo , ilquale era alle mani con i preti . Onde egli datoli a fuggire,

condeftrezza fi ricouerò nelle ftanze lue, lenza efsere fiato cfFelo, o raggiua

lodanefìuno. Ma tenendoli per ciovicuperato, finitala tauola di caftello,

fenza curarli del lauoro d’Arez20,o del danno,che fàceua a Gioan Antonio
luomalleuadore, hauendo hauuto pio di cento cinquanta feudi ; fi parti di

Bocte,efacendo la viadi PefarOjfen’ando à Vinctia. Doue essendo da Melser

Pietro Aretino trattenuto
,
glidifegno in vna carta , che poi fu fiampata , vn

Marte, che dorme con Venere,egrAmori,e le grazie, che Io fpogliano, egli
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traggono lACorazza.Da Vinezia pariito,renanc!oinFranc!a,doueftiì33fc

molte carezzcdalla nazione Fiorentina riccuuto. Quiui fatti alcuni quadri

che poi furono pofti in Fontanableo nella Galleria gli donò al rc Franccfco

al quale piacquero infinitamente,ma molto piu la prefcnza,!! parlare,eia rr.a

nicra del Rodo, ilquale era grande di perfbna,di pelo rclFo, con formealno

me,5cin cutteIefueazzionigraue,confideraro,edi molto giuditio.llReadun

que,haacndogIi fiibito ordinato vna prouifione di quattro cento feudi,edo

natogli vna cala in Parigi,laqualehabitòpocoper ftarfiilpiudel tcmpoaFó

tanableojdoiie haueua danze, e viuea da signorcilo fece capo generale (opra

tutte le fabriche. pitture,& altri ornamenti di quelluogo. Neiquale primie.

ramencediedeil Rodo principio avnaGalIeria (optala bada corte facendo

di fopra, non volta ma vn palco, ò vero foffittatodilegnamecon btdliifimo

ipartinienro j le facciate dalie bande fece tutte lauorare di ducei , con parti-

menti bizzarri c drauaganti,edi piu forti cornici intagliate configurener^

gimenti grandi quanto il naturale: adornandoogoicofafottolecomicijfra

i’yn reggiraento,eraltro,difedonidi duccho ticchifsimi,e d’altridi pittura

con frutti bellillìmi,ever2ure d’ogni forte.E dopo in vn vano grande fece di-

pignere coi fuo difègno( fe bene ho in telo il vero) circa ventiquattro ftorie,

afrefto,credo,dei fatti d’Aledaudro Magnojfaccndo edo come ho detto tue

tiidifegni, che furono d’acquerello, e di chiaro fcuro. Nelle due teftatedi

queda Galleria fono due tauoie à olio di fua mano difegnace,cdipinte,di tati

ta per fezzionCjChe di pittura fi può vedere poco meglio. Neli’vnadeile quali

c vn B3Ccho,& vna V enere,farti con arte marauigliofa , Se con giudizio . E il

Bacche vn giouinetto nudo tanto tenero, delicato j edolce , che pardi carne

veramente,
e
palpabileje piu todoviuo,che dipinto. Htintorno aedo fono al

cuni vad.finti d’oro d’argentOjdi chridallo,e di diuerfe pietre finidìme, tan-

to drauaganti,& con tante bizarric attorno,che teda pieno di duporc chiua

chevede qued’operacon tanteinuenzioni . VièancofraTaltre cole, vn Sali

rojchelieuavnaparte d’un padiglione; la teda delquaìecdi marauigliofa

bellezza in quella fua drana cera caprina,e maflìmamen te,chepar cherida,e

tutto da fedofoin.vcder coll bel giouinetto. Euui anco vn puttoa cauallofo

pra vn’Orio beiliflirao, c molti altri graziofi , e belli ornamenti atorno . Nel

Taltro è vn Cupido, e Venerecon altre belle figure . Ma quello in che pofeil

Rodograndifsimo dudio fu il Cupido : per che nule vn puttodi dodici anni,

ma crefeiuto, e di maggiori fattezze, che di quella età non fi richiede,eia tue

te le parti bellifsimo . Lequali opere vedendo il Re, c piacendogli fommatne

te pofe a! Rodo incredibileaffezzione : onde non padb molto , che gii diede

vncanonica:o|nella santa capella della Madonnadi Parigi, & altre tante cn-

t’rare,e vrili,che il Rodo cÓ buon numero di feruidori , e di caualli viueua da

sig.e facea banchetti , c cortefie draordinariea tutti i conofeen ti
, e amici ;

&
malliinamente a i foredieri Italiani,che in quelle parti capitauauo. Fece poi

vn'altra fala, chiamata il Padiglionejpecche e fopra il primo piano delle ftan

ze di fiipra,che viene à edere ruìtima fopra tutte raltre,e in forma di padiglio

ne. laquale danza condufTe dal piano del pauimento fino agitarcibanchi,con

variijC belli ornamenti di ducchi,efigurecurcetondefparticccon egual di-

danza,con putii,Fedoni, e varie foi ci d'animali.E negli Iparcimenti dc’piani»
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WYRa6guraàfi.'ercoàreclere,in fi gran numero, clic in cfH fi veggiono figli,

rati tutti gli Dei,e Deedegl’antichi, e gentili. E nel fine fopra le fincftre e vr
fregio tutto ocnato di ftucchi,c richiffimo,ma fenza ptttuce . Fece poi in mol
tecatnerc, ftufc,& altre ftanze infinite opere pur di llucchi.e di pitturejdelle

quali U veggiono alcune ritratte,& mandate fuoram ftampe,chc fono molto

beile,egratiofe; fi come Icno ancora infiniti difogni,chc il Roflo fece di salie

re,vafi,conche,& altre bizzarrie,che poi fece fare quel Re tutti d’Argento, le

quali furono tante che tròppo farebbe di tutte voler far menzione. E però

bafti dire,che fece difegni per tutti i vafi d’una credéza da Re,e per tutte quel

Iccofcjche per abigliamenti di cauaÌIi,di mafeherate di trionfi, c di tutte l al-

ttccofe, che fi pollono immaginareic con fi firane,e bizzarre fanrafic>chc no
cpollibiiefar meglio. Fccequando Carloquinto Imperadore andò Tarino

1540. folto la fede del Re Francefeo in Francia,hauendo feco non piu che do
dici huomini,a Foncanableo la metà di tutti gTornamentiiChe fece il Re fare

perhonorarevn tanto ImperadoreiE l’altra meta fece Francefeo i-rim.a riccio

Bolognefe. Ma le cofe, che fece il Rodo d’Archi > di colofìi , al trecofo fimili

furono,per quato fi diffe allora, le piu ftu pende,che da ahri infino allora fuf

fero fiate fatte mai. Mavnagranpartedclle ftanze, cheilRofTo fece a! detto

luogo di Fontanableo fono ftate disfatte dopo lafua mortedal detto France

feo Prjmaticcio,che in quel luogo ha farro nuoU3,e maggior fabrica. Lauora
rono con il Rodo le cofe fopradettedi ftuccho,e di rilieuo.e furono da lui fo«

pra tuui gTaltri amati Lorenzo Naldino Fioren tinojmaeftro Francefeo d’or

iiens Mae.Simonc da Parigi,e Mae. Claudio similmcte Parigino,Maeftro lo

renzo Piccardo,& altri molti . Ma il migliore di tutti fu Domenico dei Bar-

bieri cheèpittorcjC Maeftro di fiacchi eccellentiffimo e difognatore ftraordi

nariojComenedimoftrano lefueopereftampate,chefi podonoannouerare

fra le migliori,cbc vadano arorno.i pittori parimenti,che egli adoperò nelle

detteoperedi Fontanableo furono LiicaPenni fracelIodiGioiian Fracefeo

detto il Fattore,i!quale fu difcepolo di Raffaello da vrhinojLionardo fiiamm

go pittore molto valente, il quale conduceua bene affatto con i colori i dife-

gn) del Rodo i Bartolomeo miniati Fiorentino: Francefeo Caccianiraici.e ciò

oambatifta da Bagnacauallo:i quali vltimi Io feruirono mentre Francefeo pri

maciccio andò per ordine del Rea Roma à formare il Laocon te , T A polio , &
mohealtre anticaglie rare, per gettarle di Bronzo. Tacerò gl’intagliatori ,i

maeftridilegname,& alni infiniti diqualififerui ilRoffo mqucfte opere, p
che non fa di bifogno ragionare di tutti,come che molti di loro facedèro opc

re degne di molta lode.iauorò di fua mano il Rollojoltre le cofe dette, vn s.

Miclie1e,chcècofà rara.Et al Cóneftabili fece vna tauola dun Chnfto morto
cofa rara che eavnfiioluogo chiamato Ceuan, efeceancodi Minioàql Re
cofe tariiìì. Fece appflo vn libro di notomie p farlo ftapare i Fràcia,del quale

fono alcuni pezzi di fua mao nei nfo libro de’difegai,fi trouarono anco fra le

fuecofcdopo,che fu morto due bellilTiroi cartoni . in vnodc’qualiè vna Le-

da,chcè cofa fingolare,e nell’altro la Sibilla Tiburuna, che moftra à O ttaui*

no Imperadore la Vergine gloriola , con Chrifto nato in collo . Et in quefto

fece il Re Francefeo la Rema , la guardia,& il popolo con tanro numero di fi

gurcjC fi ben fatte , che fi puodirc con ueriia , che quefta tulle vna delle belle
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cofe,che mai facelle ti Rollo ; llqualc fu per qucfte opere , & aJ tre molte, cbs

non fi fanno cofi grato al RCjChe egli fi trouauapocoauàtilafuamortciiauj

re piu di mille scudi d’en crata,lenza ìeprouifioni dell’opera,cheerano grolH

lììmc. Di maniera,che non piu da pittore ma da principe viuendo,tencualet

Ultori affai,caualcature,& haueualacafafornitadi tapezzcrie,e d’argenti,

&

altri fornimenti,e raaflerizie di valore^quando la fortuna,che non laida mai

orarilììrne volte, lungo tempo in alto grado, chi troppo fi fidadi lei, lo fece

tielpiuftranomododel mondo capitar male: perche praticando con cflolui

come dimeftico,e familiare,francelco di pellegrino Fiorentino , ilquale del

la pit.fidiiettaua,& alRcfloeraamicifli. gli furono rubate alcune centinaia

di ducati . onde il Rofso no Iblpetiando d’altri, chedi detto Francefeo lo fece

pigliare dalla corte,& con efamine rigorole tormentarlo molto . Ma colui,

cheli trouana innocenteinon confefiando altro cheiIvero,fìnaliiientere*

lalsato: fu sforzato,mofso da giallo ldegno,à rilentirfi cótta il roIso del vita

perdo carico,che daluigli era fiato falfamentcappofto. Perche datogli vn, li

bello d’ingiuria, Io ftrinledi taImaniera,cheiIRolsonon lene potendo aiu-

tare,ne diredere,fi videa mal partito,parédogli no folohaucre falfatnétc vita

pcrato l’ami co,ma ancora niachiato il proprio honorc.Et il disdirli,ò tenere

altri vituperofi modi,lo dichiaraua fimilméte huomo disleale, e cattiuo,pcr

che deliberato di daccÌdctfidafefterso,piutoftoi che cfsercaftigato da altri,

prcle quello partito, vn giorno,che il Re fi frouaua àFon tanabicomandò va

contadino à Parigi per certo vclenofillimo liquore,nioftrando voler fcruirf:

neper far colon,ò uernicijcon animo, come fece, d’auelenarfi .il contadino

dunque tornandofencconelsoCtantacra la maligniradi quelYeleno)pertc

nerefolamcn te il di to grolso /òpra la bocca dell’ampolla turata diligcncemc

te con la cera,rimafe poco meno,chefenza quel dito , hauédoglielo conluma

to,e quali mangiato la mortifera virtù di quel velenoj che poco appello vccif

fe il Rofiojhauendolo egli o che lanilfimo era,prefo,perche gli toglielTc, co-

me in poche bore fece,la vita . La qual nuouaellendo portata alae fenzafine

gli dilpiacque,pareudogli hauer facto nella morte del Rollo perdita del

piu eccellente Artefice dc’tempi fuoi.Ma perche l’opera non patifl^Iafeccle

guitareàFrancelco Primaticcio Bolognefe, che già gl’haucua fatto, comcs’f

detto molte opere: donandogli vna buona Badia, fi come al Rofib ha-

uea facto vn canonicato . Mori il Rollo l’anno iJ41 . lafciando di

fe gran difiderio agramici,& agrarccfici , i quali hanno me
diarite lui conolciuto quanto acquifti appreflb à vn

Prencipe vno , che fia vniuerfale, e in tutte l’az-

zioni manierolo,egentiIe,come fuegliil

quale per meltè cagioni ha merita-

to, e merita di ellerc ammira-

to come veramente eccci

leniiJlimo •



Vitadt Bartolomeo da ‘BagnacanaìlotS altri

Bittori BQmagnuoli.

Ertamente che ilfinedellecoocorrentìenellearti>per la ambi

zione della gloriaj fi vede il piu delle voice efier lodato ; Ma s’e

gliauuiene,chedafuperbia,&:daprefnmerfi chi concorrerne

ni alcuna vòlta troppa vampa dife,fi fcorge in ifpazio di tempo

quella virtu,checercajin fumo & nebbia riloluerfi; attefojcke

mal può crcfccre in perfezzione chi non conofcc il proprio difetto: Sechi non

temeroperarc altrui. Però meglio fi conduce ad augumento la fpcranza de

gli ftudiofi timidijche lotto colore d’oncfta vita onorano Topcre dc’rari mae

con ogni Audio quelle imitano , che quella di colorojche hanno n ca-

po
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po pieno di fupcrbìa.e di fumo come hebbero Bartolomeo da Bagnacauall»

amico BoIogncfCjGirolamo da Codignuola,& Innoceiitio da Imolapictori:

perche efTendocoftoio in Bolognainvn medefimo tempo s’hebberol’vno

all’altro queìl’in uidia^ohe fi può maggioreimagmarc. E che è piu la (uperbii

lorOjC la vanagloria,chenon era (opra il fondamento de*la uirtu collocatali

deuiò dalla via buona-,laquale aircrernita conduce coloro , che piu per bene

operare,che per gara combattono, fu dunque quella cofa cagione,chea bao

ni principii,cheaueuanocoftoro non diedero quello ottimo fine, ches’afpet

tana. Conciofia che il profumerfi d’edere macfti li fece troppo difeoftarlì dal

buono . Era Bartolomeo da Bagnacauallo venuto a Roma ne’tcmpi di Rafià-

eile, per aggtugnere con l’opere^doue con l’animo gli parcua arriuare di per

fezzione. EtComcgiouane,ch’sueuafamain Bologna per ralpettationedi

iuijfumclToafare vn’lauoro nella chieladeìlaPacedi Roma, nella cappelli

prima a man delira, entrando in chiela,fopra la cappella di BaldalTar Pcrucci

Sanefe. Ma non gli parendo nulcire quel tanto, che di fe aucuaproraelTo,

fe ne tornò a Bologna, doiic egli, & i fopradetti fecero à concorrenza l’vn

dell’altro in san Pctron;o,c=alcunovnaftoria della vita di Chiiflo,edelIama

drc alla capella della Madonna,aI!a porta delia facciata dinanzi à man defira

entrandoin chiefaifra le quali poca differenza di perfezzione fi vede dairvna

all’altra. Perche Bartolomeo acquiftò in tal cofa fama di auerela maniera

piu doIce,& piu ficura.Eauuenga,che nella floria di Maeftro Amico, Ila vna

infinità di cole llrane,per aucr figurato nella refiu'reflìon di Chiifto gl’arma

ti, con attitudini torte,& rannicchiate5& dalla lapida del lepolcro, che rouÌ-

ca loro addofio, lliacciati molti loldari; non dimeno, per efiere quella di Bar

toiomeo piuvnitadi djfegno>&: di colorito fu piu lodata dagli artefici . lidie

fu cagione, ch’egli facefie»poi compagnia con Biagio Bolognefe petfona mol

to piu pratica nella arte,che ecce!lentei& chelauoraflìnoin compagnia! san

Saluatore a frati lcopetini,vn refettorio, ilquale dipinfero parte afrefo parte

afcccojden troni quando Chrifio fazia co i cinque pani,& due pefei , cinque

milaperfonc.Lauoraronoancorain vnafacciata della libreriala djfpiuadi

Santo Agollinoj nella quale fecero vna profpettiua affai ragioneuole. Haue-

uano quelli maeftri, per hauere veduto l’opere di Raflaello,e praticato con ef

fojVn certo ched'vn turto,chepareua di douereeffer buonojma nel vcronó

attefero airingcgnofe particolarita dell’arte,come fi debbe . Ma perche in Bo

legna ihque’tempi non erano pittori,che fapeffèro piu di loro , erano tenuti

da chi gouernaua,e da i popoli di quella citta i migliori maeftri d’icaIia.Sono

di mano di Bartolomeo fotro la uolta de! palagio del podefta alcuni tondi ia

frefeo-edirimpetto a! palazzo de’Fantucci in san Vitale vna ftoria della vifi-

tationedi santa Elifabetta. E ne’Seruidi Bologna intorno à vna tauolad’vna

Nunziata dipiutaàolio, alcuni santi lauorariàfirefco da Innocenzio da Im-

mola . Et in san Michele in bofeo dipinfe Bartolomeo àfrelco la capella di Ra

mazzotto capo di parte in Romagna . Dipinfe il medefimo in santo Stefano,!

una capella due santi àfrefeo con certi putti in aria affai begli. Et in sanlaco

po van capella à MefierAnibalie del corello* Nella quale feccia Circoncifio

ne di Noftro Signore, con aliai figure: E nel mezzo tondo difopra fece Abra

niOjche Sacrifica il figliuolo à Dio. E quefta opera in vero fu fatta con buo-
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sa praticajC maniera, àtempcradipmrencllamirericoidia fùordi Bologna

in vna tauoletta la Noftra Donna,c alcuni san ti,c per tutta la città molti qua

dri,& aitrcopercjchclonoin manodidiuerfi. E nel vero fu coftui nella bori

la della vita,e neU'opere piu che r3gioneuole,6c hcbbe miglior diregno,& in

uenzionejchegi’altrijcome fi può vedere nel noftro libro in vn difegno , nel

quale e Giclu Chrifto fanciullo,che difputacon i Dottori nel tempio con vn
ca/amento molto ben fatto,& con giudi zio.fìnalmentefinicoftui la vira d’an

nicinquaniotto^eflendolèmpre ftatomolroìnuidiato da Amico Bologncle

huomo capricciofoje di bi^zarro ccruello : come fono anco pazze, per dir co

fi,ecapricciofe,le figure da lui Streper tutta ItahasC particolarmente in Bolo

gaa,doue dimoiò il piu del tempo. £ nel vero fé le molte fatiche, che fece ei

difegni fiilTtro fiate durate per buona vÌ3>e non à calo egli hauerebbe per aue

mra pallate molti, chetenghiamo rarijevalent’huominLMapuo tàto,dall’al

trolacoil fare affai che èimpofiìbile non ritrouarneifra molte,alcuna buona
clodeuolc opera, comeèfra le infinite, che fece coftui vna faccìatadi chiaro

Icuro in filila piazza de’Marfigli,nella quale fono molti ouedri d- ftoriej&vn

fregio d’animali,che combattono infieme molto fiero, e ben fatto, e quafi del

lemigliori cofe,chedipignefle mai . vn’altra facciata dipinfe alla porta di san

Mammolo; E t àsan Saluadore vn fregio intorno alla capella maggiore, tanto

ftrauagante,epicno di pazzie, che farebbe ridere,chi ha piu voghadi piagne

re. in fòmma non è chiefa.ne fttada in Bologna,che non Labbia qualche im-

bratto di mano di coftui . in Roma ancora dipinfcaflai;& à Lucca in san Pria

Ro vna capella con ftrane,c bizzarre fantafie,& con alcune cofe degne di lode

camefono le ftorie della Croce,e alcune di santo Agoftino. nelle qualefono

infiniti ritratti di perfone fegnalaredi quella citta. £ per vero dire qaeftafu

delle migliori opere,che Maefiro Amico facciTe mai a ffeleo, di colori . E an-

co in san Iacopo di Bologna all’Altare di san Nicola alcun c fiorie di quel san

w, & vn fregio da bado con profpettiue, che meritan di effer lodate. Quan-
do Carlo quinto Imperadorando à Bologna,fece Amico alla porta del palaz

IO vn’Arco trionfale, nel quale fece Alfonfo Lombardi le ftatue di rilieuo.

Neè marauigliajche quella’-d’Amico fufie piu pratica,che alrroiperchc fi dice

che come perfona aftra tta, cheegii era , e fuor di squadra daH’a! tre , andò per

tutta Italia difegnando e ritraendo ogni cofadi pittura,edirilieuo, &cofile

buone,come le cattine: i! chefii cagione,che egli diueniò vn praticaccio inué

lore. E quando poteuahauer cofe da leruirfcne vi mcttcua fu volentieri lema
ai:cpoi,pcrchealtrinonfeneferuiflileguaftaua. Lequali fatiche furono ca

gionCjche egli fece quella maniera cofipazza.c (frana, coftui venuto finalmé

tein vecchiezza di fettanta anni, fra,per l’arte,e la ftranezza delia vita, beftia-

lifllmamente impazzò, onde MefleiPrancefco Guicciardino nobililllmo Fio

rentino,c veraci(lìmo fcriitnre delle fiorie de’terapi fuoj,ilquale era allora go
urrnatoredi Bologna, nepigliauanon piccolo piacere infieme con tuttala

citta. Nondimeno crcdonoalcunijchequefta Tua pazzia filile nicfcolatadi

ttiftitiapcrchchauendo veduto per piccol prezzoalcuni beni mentre eiapaz

20,& ineftremo bifognojgliviuoìlcjeflendo tornato in ccruelio, e gli rincl»-

be con certe condì tieni,per hauergli vendutOjdicéua egli
,
quando ero paz-

zo tutta via,pccchcpuo anco cllerc altrimenti,non afi'ermo chcfufle con, ma
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ben dicc>cKe cefi ho moire volte vdito raccontare. Attele coftuianco alIafcBÌ

tt;ra,&comc Icppe il meglio fece di marmo in san Petronio,cntrandoin die

fa à man ritta vn Chrifto morto.e Nicodemo,che lo tiene della maniera, che

fono le Tue pitture. Dioigneua Amico con amcnduclemanià vn tratto, te-

nendo in vna il pennello de! chiaro, e nell’altra quello dello feuro; ma quello

che era piu belloje da ridere fi è che ftando cinto hauena intorno intorno pie

nalo coreggia di pignatti pieni di colori temperati;di modo,che pareuail dia

nolo di san Machario,con quelle fue tante Ampolle.E quando lauorauacon

gl’occhiali al Nalo harebbe fecto ridere i falli, e mallìmamen te fe fi mettcoaà

cicalarcjperche chiacchierando per venti, e dicendo le piu ftrane cofe delmó

do,era vno Ipaflo il fatto fuo. Vero è , che non vsò mai di dir bene di perloDa

alcuna,per vittuofa ò buona ch’ella fuile,o per b6ta,che vedeiìcin Icidi natu-

ia,ò di fortuna. E come fi è detto fu tanto .vago di gracchiare, edir nouelle,

che hauendo vna fera vn pittor Bolognefe in sull’Aue Maria compero Cauo

li in piazza, fi feontro in Àmico,iIquale con lue nouelle,non fi potendo ilpo-

uero huomo fpiccare da lui,Io tenne forco la loggia del podefta àragionamen

loco fi fatte piaceuoli nouelle tato checodottififin prelloàgiorno,dilIc Ami

co aH’àltro pittore,hor va cuoci i! cauolojche i’hora palTa . Fece altre infinite

burle,e pazzie,de}Ie quali no farò menzione^per edere hoggi mai tempOj che

fi dica alcuna cofa di Girolamo da Cotignoola,iIquale fece in Bologna molti

quadri,e ritratti di Naturalcjma fra gl’alrri due,che fono molto beili i cala de’

Vinacci. Ritrade dal morto . Monfignor di Pois , che mori nella rottadi Ra-

uenna,c non molto dopo fece il ritratto di Maffìmihano sforza, fècevnatauo

lainsan Giuleppo.chcglifii molto lodata: &àsan Michele inbofcolatauola

a oIio,che calla cappella di san Benedetto,laqualc fu cagione,che con Biagio

Bolognelceglifacede tutte le ftorie,che fono intorno alia chicla,à frefeoimpo

fte,& à lecco lauorate;nelle quali fi vede pratica aliai,come nel ragionare del

la maniera di Biagio fi èdeito. Dipinfeilmedefimo Girolamo in sanca Co-

lomba di Rimini à concorréza di Benedetto da Ferrara , c di Lattanzio vn’An

cona: nella quale fece vna santa Lucia piu rodo lalcìua, che bella . E nellatri

buna maggiore vna Coronazzionedi Nollra Donnacon i dodici Apoftoli
,
e

quattro Euangelifti con tede tanto grode, e con trafàttc, che è vnavergogna

vederle. Tornato poi à Bologna,non vi dimorò raolto,chcandò aRoma, do-

uc ritrade dì naturale moiri signorijC particolarmente Papa Paulo terzo. Ma
vedendo che quel pacle non faceua per lui,e che male poteuaacquidare ho-

nore,vtile,ò nomefra tanti pittori nobililEmijfen’ando à Napoli,doue croui

tialcuniamiciluoijchclofauorirono.eparticolarmentcM. Tomraalo Cam
bi mercatante Fiorentino , delle an tiquita de’marmi antichi , e delle pitture

molto amatorc,fudalui accommodato di tutto quelloicbehebbedibifogno.

E
erche medofi àIauorare,fece in monte Oliueto la tauola de’Magiàolio, nel

icapelladivn M. Antonello Vefcouo di non foche luogo. Et in santo Ani

elio ili vn’altra tauola aoliola N. Donna,san Paulo, esan Giouambatifta
;&

a molti signori ritratti di naturale . E perche viuendocon miferia, cercauadi

auanzarc,eirtndogia adai bene in la con gl’anni,dopo non molto tempo no

hauendo quafi piu che fare in Napoli, iene torno a Roma, perche hauendo

alcuni amici Tuoi intcfb,chehaueua auanzato qualche fcudo,glipcrfuaiero,
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ehe pergoucrno della propria vitajdouelTe tor moglie . E coli egli, che fi ere-

dettefarbene,tanto li lafciò aggirare,che da i detti
,
per commodita loro

,
gU

fumcHààcato per moglie vna puttana,che efllfi teneuano . onde Ipolata che

rhcbbe,c giaciuto,che fi fit con elio lei,fi feoperfe lacolà con tanto dolore di

qud pouero vecchio,chcegli in poche lettimane Tene mori detà danni

Per dir bora alcuna cofa di Innocentio da Immola, ftette coftui molti anni ia

Fiorenza con Mariotco Albertinellijc dopo,ritornato a Immola,fece in quel

latcrramoltc opere. Ma pecfualofinalmcntedal Conte Giouambatifta Ben
liuogli,andò a ftarc a Bologna; doue tra le primeopere, cóttafcce vn quadra

di Raffaello daVrbino già fiato fatto al fignor Lionello da carpi . Et à i Mona
ci di san Michele in Bolco lauorò nel capitolo à frelco la morte di Noftra Don
ca,ela teflurrczzione di Chrifto. Laqualeopera cerco fu condotta con gran

diffima diligenza,epuUtezza. Fece anco neliaChicla del roedefimo luogo la

taiioiadell’Altar Maggiore : La parte difopra della quale è lauoiata con buo-
na maniera .NeSemi di Bologna fece in tauola vna Nunziat3,& in san Salita

dorè vnCrucifi£[o,& molti quadri,&alire pitture per tutta lacittà.AllaVio

lalcceperio Cardinde laurea tre loggiein trelco,cioè incialcunadue ftoric

colorite con difegni d’altri pittori,ma fatte con diligenza. In san Iacopo fcc«

vca,capeliainfrefco,&vnatauolaaol{oper Madonna Bcnozza,chenonfii

le non ragioneuole, Ritraffe anco oltre molti altri Francefeo Alidofio Cardi

iialejchei’ho veduto io in Imola infieme col ritratto del Cardinale Bernardi

no Carniale,cheammenduefono aliai begli. Fu Innocézio petfiìna affai mo
defta>cbuona,onde&ggifempreIa pratica, &conuerfa2Ìone di que’ pittori

Bolognefi,chcerano di contraria natura^ E perchefiaffaticaua piu di quello,

che poceuanok forzefiie,amalandofi di anni cinquan tafei di febre peftilcn-

jtiale,eilaIo trouÒfìdcbile,&affaticato, chein pochi giorni l’uccife. perche

eflèndo limafo imperfètto, anzi quali non ben ben cominciato , vn la-

uorojchc haueaprefo a lare fuor di Bologna, lo conduffe a ottima

fine, fecondo,che Innocentio ordino auanti la fua morte,

Profpero Fontana pittore Bolognele. Furono l’o-

pcrc di tutti ifopradetti pittori dal M.D. VI
iofinoal M. D. X L I I.Edim*

ao di tutti fono difegni nel

aofico libro.



IL FRANGIA BIGIO PITTOR
Fiorentino

Uita deljrancìa BigioptttorJtorentino.

E fatiche,che fi patìfirono nella vita
,
per Icuarfi da terra , e ripa*

rarfi da la pouertà,{occorrendo non pure fema i pro/simi fuoii

{ano che il {udor’edifàgi diuetano dolcifiì.etil nutriméto di rio

talmente pafccranimoaltrui,chelabontàdcl cielo, vcggendo

alcun volto a buona vita,& ottimi coftumi,& pxonto,&mc!i-

nato a gli Audi delle fcienzejèsforzato fopra l’ufanza fua, efiergli nel gemo fa

uoreuole,& benigno.Comefù veramente al Ftancia pittor Fiorcntinojilqua

le daottima,&giufta cagtoe porto all’arte della pttturajs’efcrcitòt quella, nS

tanto dcfiderolodi fama,quanto per porgere aiuto a i pcueri parenti Tuoi . Et

eflendo egli nato di vmiliffisii artefìd,& pcrfònebafie,cercaua fuilupparfi da

qucfto,al che fare lo {prono molto la concorrenza di Andrea del Sarto allora

fao
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Jbo compagno co’I quale molto tempo iénc,&; bottega,& la vita <Ien dipigne

re. La qual vita fu cagione, eh‘eglino grande acqujfto, fecero l’un per l’altro

airarcedcila pittura. Imparò il Francia nella Tua giouanezza,dimos:ando a.^

cunimefjconMariottoAlberiinellijiprincipiidell’arte.EtcfTendo molto i«

dinaro alle cofedi prorpettiua,& quella imparando di contiauo>per lo dilet-

toàc0a:fuin Fiorenza riputato molto valente nella Tua giouanezca. Le prt

me operedaluidipinte furono in san BrancaziOiChiefa dirimpetto allccafé

file cioè vn san Bernardo lauoratoin frcko}& nella cappella de R ucellaiin

mpilaftrovnasantaCaterinadaSienalauoracafìmiImenrcinfrefc otlequa-

lidiedero faggio delle Tue buone qualitàjche in tale arte moftrò per lefue fati

che. Mamoito piulo fe tenere valente vn quadro di Noftra Donna con il put

toincoHoch’eavnacapcllinainsan Piero maggior e, doue vnsan Cioiianni

fanciullo fa fefta aGiclu Chrifto.fidimoftrò anco eccellente a san Giob-

bcdietroaSeriiiinFiorenza,in vn cantone della chiefa di detto Saotoin vn

tabernacolo lauorato a trefeo: nel quale fece la vifitazione della Madonna

.

Nellaqualcfigurafìfcorgelabenignitàdella Madonna.& nella vecchia vna

rcuercnzagrandifsima.’& dipinfcil san Giobbe pouero,& lebbrofò, &il me
defimo ricco,& Fano . La quale opera die tal faggio di lui,chcpcrue nnein ere

dito,&infama. La onde gli huominj,che di quella diiefa,&: compagnia era

no capitani,gli allogarono la tauola dello aitar maggiore: nella qua.ic il Fran-

cia fi portò molto mcg’ioi& in tale opera,in vn san Giouanni Bari fta fi ritraf

fe nel vifo; 5c fece in quella Vna Noftra Donna,& san Giobbe poucro . Edifi-

coffiallorain santo Spirito dìFiorenza, la cappella di San Niccola, nella qua-

le di legno col modello di Iacopo san Sóuinofu intagliato eflo Samo tutto to

do5&il Francia ducagnolettijchein mezolo mettono, dipinfeaolio in duo
quadri, chefurono Iodati,& in due tondi fece vna Nunziata:& lauorò la pre

dalla di figure piccoIe,di i miracoli di san Niccolacon tanta diligenza,che me
lira perciò moltelodi. Fece in san Pier Maggiore alla porta a man deAra, en-

trando in chiefa, vnaNunziata.Douehafàtto l’Angelo cheancora vola per

ariaj& clTache ginocchionheon vnagratiofiffima attitudine, riceiie iliàluto.

Et vi ha tirato vn cafàmen to in profpettiua,iI qualefu cofa mokol<odata,& in

gegnofà . E t nel vero ancor chc’l Francia auefle la maniera vn poco gentile
, p

€llcreeglimoItofaticofo,& duro nel fuo operar e*,niente di meno egli era mol

totifecuato,& diligente nelle mifure dell’arte nellefigure. Gli fti allogato a

dipignere nei Scruipcr concorrenza d’Andrea del Sarto nel cortile dinanzi

alla chiefa,vna ftoria;*nelIaquaIe fece Io fpofalitio di Noftra Donna: doue
apertaraenteficonofcelagrandifsÌmafedecheaueuaGiufeppo:ilqu3lc fpo-

fandolanon meno moftra nel vifo il timore che l’allegrezza. Oltra che egli vi

fecevno,chegIi da certe pugnacome fi v^ne’tempi noftri.perricotdaza del-

le nozze . E i in vno ignudo efprefle felicemente l’ira,& il defio, itiducendolo

a rópere la verga fùa che nó erafiorita,e di qfto,c6 molti altri, eildifcgno nel

collrolibro. In compagnia ancora della Noftra Donna fece alcunefemmine
con belliffime arie,& acconciature di teftej de le quali egli fi dilettò fèmpre.

Elio tutta quella iftoria, non fece colà che non filile benifsimo confidcrara:

come è vna femmina con vn putto in coIlo,che vaia cafa ,& ha dato de le bui

fc ad va’altro putto,che poftofi a lèderenon vuole andare,& piagne: & fta c6
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vna mano al vifb molto graziatamcnte.Et certamente,che in ogni cofii,&grj

<3e,& piccola mifein queIlaiftoria,moIta diligenza,&amore;per lo fprbD;,

& animoi che aueua di moftrare in tal cofa agli artefici
, & agli altri intenci*

thquanto eglile diftìculta dell’arte iemprcauefiein venerazione,& quelle

imitado à buon termine riducelle. Volendo non molto dopo t frati perlafo-

Icnnitad’vnafefta,chele ftoried’Andrea fi feopriflero, e quelle del Franciali

snilmente,la notte che il F rancia aueua finita la Tua dal baìamento in fuori co

metemerari,& proioucaofijglielafcoperferotpenfandocomeignorantidita

le arre,che il Francia ritoccare, o fare altra cofa nelle figure non douefie. La

mattina feoperta cofi quella de! Francia,come quelled’Andrea : fu portatela

nuoua al Francia,che l’opere d’Andrea,& la Tua erano feoperte: d: chenefia

titantodoIore,chenefuper morire. Et venutagli ftizzà contraa’ftati,pcrla

prefunzione ioro,che cofi poco rìfpetto gli aueuano vfato,di buon paflocami

nandoperuenneall’opera. Et (alito fui pontc,chc ancora non era disfànOjfe

bene erafeoperra la ftoria; con vna martellina da muratori,checra quiui,pet

cofie alcune tefte di fèminet&guaftò quella della Madonna^Sc cofi vnoignu

<lo,che rompe vna mazza quafi tutto lo fcalcinò dal muro . Pcrilchc i fiati cot

fi al tumore,& alcuni fccolari gli tennero le mani,che non la guaftaffe tutta,

Et benché poi co’I tempo gli voleflero dar doppio pagamento , egli pero noa

volle mai per l’odiojche centra di loro aueua concetto,racconciarla Etper la

riuercnzaauuca a tale opera,& a lui,gli altri pittori non l’hanno voluta finire

Etcofi fireftafino a bora, p quella memoria. Laqualeoperaèìaooratainfte

feo con tanto amore,& con tanta diligenza,& co fi beila frelchezzarchefi può

direchc’l Francia in frefcolauorafic meglio,chehuomo del tempo luo:& me

glio con i colori ficuri dal ritoccare,in frelcó le (uecofe vnifie, & isfuma^c.

Onde per quefta,& per l’altre fueopere merita molto d’elTer celebrato . Fece

ancorfuor della porta alla Croce di Fiorenza a Rouezzano,vn tabernacolo

d’vn Croelfifio & altri fanti,& a san Giouannino alla porta di san Pier Gatto

lino vn cenacolo di Appoftolì lauoiò a fcefio.Non molto dopo ncll’andarein

Fràcia Andrea del Sarto pittore, il quale aueua incominciato alla compagnia

dello Scalzo di Fiorenza,vn cortile di chiaro,& lcuro,dentroui le ftorie disa

Giouanni Batifta;gli huominidi queIÌa,hauendodefidcrio dar finca tal cola

prefero il Francia; accio,come imitatore della maniera di A ndrea, l’opera co*

minciata da lai lèguitafle. Laonde in quel luogo fece il Fracia intorno intof

nogliornamenuavnaparcet&conduileafine dueftorie dtquellc lauoratc

con diligenza. Le quali lono quando san Giouanni Batifta piglia licenziadal

padre fuoZacherÌ3,per andare a! deierto: SiTaltra lo incontrare chefi fecero

per viaggio Chrifto & San GiouannijCon Giu{eppo,& Maria,eh’iui ftannoa

uederli abbracciare. Ne fegui piu innanzi per lo ritorno d’Andrea,i! quale

continuò poi di dar fine al refto dell’opere . Fece con ridolfo Ghriiandai vno

apparato bellifsimc per le nozze del Duca Lorenzo con due profpeitine, per

le comediei che fi fecero,Iauolate molto con ordine , & maeftreaolegiadiciO

èc graziar per lequali acquiftò nome,& fauoreapprefib aquelPrincipe. La

qualferuitùfn cagione, ch’egli ebbe l’opera della uolta delia lala del Poggio

a C aianO;a metterfi d’ero: in compagnia d’Andrea di Cofimo;& poi comin-

cio per concorrenza di Andrea del Sarto,& di Iacopo da Puntormo,vnafic-
f cista
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dita di detta: quàdo Cicerone dai cittadini Romani c poetato per gloria Tua,

Laqualeoperaaucuafacto cominciatela liberalità di Papa Leone per memo
liadi LOrenzo Tuo padre,che calecdifizio aueua fatto fabbrictre,&di ornaroé

ti &di ftorie antiche a Tuo proposto fatto dipignece.Lc quali dal dottilsimo

iftorico M. Paolo Gioaio Vefeouo di Nocera,allora primo appreso a Giulio

Cardinale de’Medeci, erano ftate date ad Andrea del Sarto , & Iacopo da Pu
iormo,& al Francia Big!o,che il valorc,& laperfezzione di tale arte, in quella

noftraderoj&aueuano il Magnifico O ttauiano de’Medichche ogni mele da

ualoro trenta feudi per ciafeuno. Laonde il Francia fece nella partcfuaoltra

la bellezza della ftoriajalcunicafamen ti miiurati molto bene in profpetdua.

Ma quella opera perla morte di Leone rimale imperfètta,& poi fu di commif
lione del Duca AlelTandrode’Medici l’anno 1552. ricominciata da Iacopo da

Pun termo,il quale la madò tato p la lug2,chc il Duca fi mori,& il lauoro rc-

ftò adietro. Ma p tornare al Fran.egli ardeua tato uago delle cole dcirarte,

he nò era giorno di Hate,che c’nÓ ritraelìc di naturale p ifiudio uno ignudo

in bottega lua,tcnédo del cótinuopciohuominifalariaii.Fece in Sara Maria

Nuoua vna notomiaarequifizionedimaeftro AndreaPafqualimedicQFio.

cccelil che fu cagione,ch’egli migliorò molro nell’arte della pit.& la fèguitò

poi sepre co piu amore. Lauorò poi nel cóuen to di sata Maria Nouella lopra

la porta delia libreria nel mezzo tondo ,vn san Tommafo,che cofonde gliere

ti ci con la dottrina; la quale opera è molto lauorata con diligenza,& buona
maniera: Et fra gli altri particulari vi fon due frnciulli,che feruono a tenere

neirornamento vn’armeji quali fono di molta bontà ,& di bellilsima grazia

ripieni, & di maniera vaghilsimilauorati.Fece ancora vn quadro difigure

piccolea Giouanni Maria Benintendi,a concorrenza di Iacopo da pun tormo
che glie nefcce vn’ahro d’vna fimil grandezza, con la lloria de’Magi j& due
altri Francefeo d’AlbertinOi Fece il Francia nel filo quando Daukl vede Berla

belauarfi in vn bagno,doue lauorò alcune fémmine con troppo leccata,& fa

perita maniera,& tirouui vn cafàmento in profpcttiiia, nel quale fa Dauid

,

che da lettere acorricri,che le portino in campo, perche V ria Eteo fia morto.

Et fotte vnaloggia fece in pittura vn palio regio bellifsimo . Laquale fioria fu

di molto utile alla fama,Schonorede! Francia,ilqualefe molto valle nelle fi-

gure grandi,valle molto piu nelle piccole, fece anco il Francia molti, e bcllis

fimi ritratti di Naturalejvnoparticolarmenteà Matteo Sofferionifuoamicif

fimO;&r vn’altroà vn Iauoratore,e fattore di pierfrancefeo de’Medici al palaa

zodisan Girolamo da Fiefole, chepar viuo, e molti altri. E perche lauorò

vnmerlalmented’ogni cofa, fenza vergognarli di far l’artvfua, mifcmanoà
qualuche lauoro gli fu dato da fare.onde oltrèà molti lauori di cofebauiilime

fece per Arcangelo tefiìtore di drappi in porta.rolIa,lopra vnatorre,cheler-

ueper terrazzo vn Noli me tangere bellillìmo,e altre infinite limile minuzie

delle quali non fa bifogno dirne altro, per eflerc (lato il Francia perfona di

buona,e dolce natura..e molto leruente. Amò coftuidi ftarfi in pace, & per

quella cagione non volle mai prender Donna, vfandodi dire quel trito prò

uerbiojchc chi ha inoglie,ha pene, e doglie . Non volle mai vfeie di Firenze,

perche hauendovedute alcuneopere di Raffaelloda Vrbino, eparendogli

non eiTcr paria tanto huomo,nc à moki altri di grandilllmo nome,non fi voi
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le mettere a paragone d’Acteficijcofì ecccllenti,c ratifsìmi . E nel verokraag

giorptudcnza,c{auiezz3,che polla edere in vn’huomo,econofccrd,eii6pte

fumeredi ie piu di quello,che fia il valore, finalmente haucndo molto aqui

fiato nel lauorare a0ai,come,che non haueffedalla natura molto ficrainuco

«ione,nc altro,che quellojches’haueuaacquiftato con lungo ftudiofi moti

Tanno 1524. d’età d’anni 42. fii difccpolodej Francia Agnolo Ino fi'acello,

chehauendo fatto vn fcegio,cheè nel chioftro di san Braacazio,epochealtC9

cofc fi mori . fece il medeìimo Agnolo à Ciano profumiero huomo capriccio

ib,& honorato par fuo ! vn’infegna da bocega,vnazingana,chc da con molta

grazia laventura à vna donna. Laquale inuenzione di Ciano non fii lenza mi

miftetio. Imparòlapittura dal medefimo Antonio di Donnino Mazzieri,che

fu fiero diregnatorc,& hcbbe molta inuenzione in far caualli,epaefi:& ilqua

ledipinfedichiarofcuroilchioftcodisantoAgoftinoalMontesan Sanino,

nel quale feceiftorie del teftamento vecchio, che furono molto lodate. Nel

Vefcouadod’Arezzofecela capelladisan Motreo, efraTaltre cofc quando

battezzaun Rc,douc ritraile tanto bene vn Tede!co , che par viuo . A Fraa-

cefeo del Giocondo fece dietro akoro della chiefa de’ferni di fiorenza,in vna

capella la ftorìa dc’MartÌri,raa fi portò tanto male,che hauendo , oltre modo

perfeilcredito, fi condufieà lauorare d’ogni cofa.Infegnò anco il prandi

Tane à vn gioitane detto Vifino,ilquaÌe farebbe riufeito eccellente
,
per

^uello,che fi vide,fenon fede,comeauaenne,moriogiouanc; 5t

à molti altri,de’quali non fi fera altra menzione . fu fepolio

il franciadaUa compagnia di san Giobbe, in s. Bran

cazio, dirimpetto alla fua cala l’anno 1515 •

c certo co molto difpiaccre de buo

dì artefici,edédo egli flato

in gegnofò,cpratico

maéflro,etmo
deflifeimo

ih

Uttelefueazzioni.
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(ione anefuKo fu ai Tuo tempo Iccondo.Perilche non reftòdi vedere fot;»

terra ciò che potè in Roma di grottcantichcj&infinictfiimc volte. Stettei

Tiaoli molti mefi nella villa Adriana,difegnando tutti ipauinienii.& grottc,

che fono in quella fotto,& fopra terra. Etìentcndojche a t-ozzuolo nel regno

vicino a Napoli X. miglia erano iitlieme muraglie,pienedi grottéfehe, di ri-

l!euo,dj ftucchi.& dipinte,antiche! tenu te bellilììmejattcfc parecchi mefiitt

quel luogo a cotale ftudio. Nereftò.chein Campana, ftradaanticam quel

luogo,piena di fecolture antiche ogni minimacofa non dilegnafle: & anco*

ra al Trullo,vicino alla marina,molci di a^uci tempii,& grotte fopra , &{otto

ritraile . Andò a Baia& a Mercato di Sabato,tutti luoghi pieni d’edificii gua

fti, & ftoriati,cercando,di maniera che con lunga, 5c amoreuole fatica inql

la virtù crebbe infinitamente di valore, & di làpere. Ritornato poiaRoitia,

quiuilauorò molti mefi,fattele alle figure,parendogli che di quella profes-

(ione egli non folle tale, quale nel magifterio delie groitefche era tenuto. Et

poi cheera venuto in quello defideriofentendeiromori chein tale arte auc

uano LÌonardo,&Michelagnolo,perliloro cartoni fatti in Fiorenza, fubito

fi mifeperandarca Fiorenza: Et vedute Topere, non gli paroe poter farcii

medefimo miglioramento, che nella prima profeilìone aueua fatto . ra onde

egli ritornò a lauorare alle fue grotteìchc . Era allora in Fiorenza Andrea di

CofiraodeFelnini pirtorFiorentino,giouancdi!igente,Ìlqualer?,ccollein ca

la il MortOj,& Io trattenne con molto amoreuoli accoglienze : Et piaciutoci

modi di tal profeilìone,volto egli acora i’aiiimo a quello efercizio, riufei mol

lovalentc.&piudelMortofucol tempo raro, & in Fiorenza molto {limato

come fi dira di lotto . Perch’egli fu cagionc,che il Morto dlpigncfieaPier So*

dcrini allora Gonfalonieri la carcera del palazzo à quadri di grottcfchcjlequa

li belliflìmc furono tcniuetraa oggi per racconciar le ftanze del DucaCefimo

fono Ilare rumare ,& rifatte. Fece a Maeftro Valerio frate de Scrui , vn vano

d’vnafpalliera,chefu cofabelliilìmaj&fìmilmente per Agnolo Doniin vna

camcramolti quadri,di variate, Scbizarregrotteiche. Et perchefi dilettaua

ancora di figure, lauorò alcuni tondi di Madòne, tentando fe potcuain quel

le diuenir{amofo,comeera tenuto. Perche vcnutoglianoialoftafeaFiorcn

za; fi trasferì a Vinegia. Et con GtorgioiiédaCaftelfranco, eh’allora lauora

ua il fondaco de Tedefchijfi mife ad aiutarlo,facendo gli ornamenti di quella

opera. Et cofi in quella citta dimorò molti mefi, tirato da ipiaccri , & daidi-

letti,che per il corpo vi trouaua. Poi fe nc andò nel Friuli a rare opere, ne rool

to vi flcttc,chefacccndoi Signori Viniziani{òldati, egli ptefe danari;&fca

za aupre molto cfèrcitaco quel mcflieto,fu fatto capitano didugentofoldati.

Era allora Io effcrcitodeVinizianhcondotrofiaZaradi Schiauonia'doucap

piccandofi vn giorno vna grofIafcararauccia,il Mortodcfidcrofo d’acquifiat

maggior nomein quella profefiìone, che nella pittura non aucuafettOjanda

do viorofamentcÌnnanzi,& combattendo in quella baruffa, rimafe morto,

come nel nome era fiato Tempre,d’età d’anni 4J. Ma non fata giamai nellafe

ma morto ;
perche coloro chelopere della eterniti nelle arti manouali cferci

tano,& di loro lafciano memoria dopo la morte, non polTono per alcun tem

po giamai fentirc la morte delle faricheloro.Pcrciocheglifcrittoti grati fin

no fede dclleviruidicifi. Pciò m.cho deucrebbeno gli artefici noftri,{pro-
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Ijar&ftcfli con la frequenza de gli ftudi,pcr venire a quel fine,cherin3ancflc

ricordo diloro peropcre,& per ferirti: perche ciò facendo darebbono anim»

& vita a loro ,& all’opere ch’efsi lafciano dopo la morte . wtrotio il Morto le

grottefehe piu fimih alia maniera an tica, cii’alcuno al tro pittore, &: per que-

ftoraeritainfiniielode,dadieper il principio di lui fono oggi ridotte dalle

mani di Giouanni da Vdine,& di altri artefici a tan tabeUezza,5cbonta quaa
tolIvede.Mafebeneil detto Giouanni,& altti l’hanno ridotte àeftrema per

fozionc,non èpetò, chela prima lode noti fia del Morto chefuilprimo

a titrouarIe,5c mettere tutto il luo ftudioin quefta forte di pitture, chiamate

groitelckc per eficre elleno ftate trouatc per la maggior parte nelle grotte del

le Rouine di Roma,lenza cheognun là che è facile aggiugnere alle cofe trou»

te Seguitò nella profeflìoo c delle grottciche in Fiorenza A ndrca Fel trini dee

codi Cofimo,perche hi difcepolo di Cofimo RoCegh perle figure che le face

«aacconciaracncej& poi dal Morto per Icgrottdche come le ragionato,ilqua

Icebbe dalla natura in quello genere Andrea tanta iauenzionc,& grada,che

treuoilfar lefregiature maggiori>€ pia copiofe,& piene, e cheanno vnalcra

maniera,chc leanriche rilegandole con piu ordine inliemclacompagnò con

figure, che ncinRoraancinaltroluogocheinFiorenzaaon Tene vededo-

neegli, fc ne lauoro gran quantità , non fu nclluno, cheio palTalsi mai dì ec-

ccilendain quefta parte. Come fi vede in santa Crocie di Fiorenza lornamc

todipit5tolapredcÌIaagrottefcbcpiccole,ecoÌornemtQrno alla pietà, che

lècic Pietro Perugino allo Altare deseriftori ,iequa!i loncanpite prima di

Rodo c nero,mercolato infierae, & fopra rileaato di varii colori,chelon fatte

facilmente ,& con vnagraiia. Se fierezza grandifsima.Coftuì comincio a dar

principio di far lefacciate delfecare,& palazzi fililo intonaco della caldnamc
fcolatacon nero di carbon pefto o vero paglia abrueejata . che poi fopraque-

ftointonaco ftefeo dandoli! di biancho,&difegnato le grottefehe conque
patcimentichecvoleua^ca alcunicartonifpolucrandoglifopra lontonaco

Tcniuacon vn ferro agraffiate {opra quello talmente che quelle facciate ve-

niua difcgniace tutte da quel ferro, & poi rafchiato il bianchodecapidique

fte grottesche che rimaneuafeuro le veniuaonbrando, o col ferromedefimo

trattegiando con buon difegno .Tutra quella opera poi con vnaquerclki li-

quido come acqua tinta di ncrolandaua onbrando . che ciò moftra vna cola

bella vaga, & l icba da uedere,chc di ciò fe trattato di quefto modonelleTco
fiche al capitolo z4. degli fgrafHci.lepriraefacciate che fecie Andrea di que-
ftamardera fu in Borgo ogni Santi la facciata deGondi che e molto leggiadra

&gcatÌ3fii, Lungarno fial pontesanta Trinità& quello delia Carraia diucr
fo canto Spiii'-o quella di Lanfredino Lanfredinìcheornatifsima&coaua-
fictadift>?::jmen?i. Da san Michele di piazza Padella, lauoro pur di graffito

lacaCidi.^ndre? ^:TomafoSertinivaria& con maggior maniera cheialtrc

du f. rcredi eh: co {curo la fec. della chiefa de frati de .Serui doue fece fare in

duLou aie 3 Tctìrafodi Stefano pittore Langelo che annuntia la Vergine, &
nel cortile Jouefe n le ftoriedi san Filippo Scdella Noftra Donna fatte da A n
drcadcl Sarr;.Fra leduaportefccie vn arme bellilTìmad: Papa Leone z.& per
liuenutadicfclPonteficein Fiorenza fece alia facciata di santa Maria del

FioremokibcgiiornamcutidigrottcfchepcrlacopoSanrouino che gUdic-
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de'per donna vna Tua sorella: fece il Baldachino douc andò lòtto il Papa cei

vn cielo pien di grortelche bellilTìmo > & drapelloni atomo con arme di quel

Papa& altre inprefe della chiefa : che fu poi donato allachiefa di san Lorca»

to di Fioréza, doue ancora oggi lì vede, Òc coli molti ftendardi,& bandietep

quella entrata,& nella onoranza di moiri Caualien fatti da quel pontefice Se

eia altri principi che ne fono in diuerfe chicle appiccate in quella citta . Ser-

Ili Andrea del continuolacafa de Mediclnelle Nozze del Duca Giuliano&

in quelle del Duca Lorenzo pergli aparatidi quelle enpiendoledi vari orna

meri di grortelche coli nelle Ellequie di que Principi, douefu adoperatogrà

deméte e dal Fracia Bigio& da Andrea del sarto,daIPutormo e Ridolfo Crii

landaio,& ne Trionfi, 5c altri apatati dal Granacciochenon liporeuafarco

fa di buono lènza lui. era Andreail migliore huomo che tochalu mai pernici

10, & di natura timido , & non volfe mai fopra di le far lauoro alcunoipcrche

temeua a rifiuoterc i danari delle opere,& fi diletraua laiiorar rutto il giorno

nevoleua inpaccidi nclTunalorteiladoueliaccÓpagnòcon Mariocto di Fra

celco Mettidoro perlòna nel luo mefticrode piu valen ti,& pratichi, cheaucl

fi mai tutta latte,&accornllImo ne! pigliare opcre,& molto deliro ne! rifeuo

rc,&farfacendejil quale aneuaanchemcllo Raf&ello di Biagio MCttidoroin

copagnia Ioro,& tielaucrauano ìlieme col partire in terzo tu ttoilguadagno

deli’opere che fàceuano. che coli duro quella compagnia fino allaniortedi

cÌalcuno*che Mariotto a morire fu lultimo . & tornando allopcrc di Andrea

dico che e fece a Giouanmaria Benintendi tutti cpalchi di cala fua,&gIiorna

menti delle anticamere doue fon le Itone colorite dal Francia Bigio,& dala

copo daPuntormoiAndo col Francia alpoggio,&gljornamcnn di quelle fio

rie condulTe di terrcita che non e pollibile veder meglio: Laucrò per il Caua

liete Guidoni nella vialargha di Igraffitolafuafacciataj&parimcnteaBarto

lomeoPanciatichi vnaltra delia cafa che emuro lullapiazza degrAgli,oggi di

Ruberto deRicci, bcllilìima.ne 1Ì può dire le ftegiaturei Gallóni i Forzieri*

la quanta de palchi che Andrea di luo manoIauoro,che pellernc tutta quella

citta piena lalleroilcómcmorarlojncancheraceroitódideilearrac didincr

fe Iòne fatte daiui,chen6fifaccuan022c chcnóauellìordiqueftoordi quel

lo cittadino la bottega picna;Ne fi fccic mai opere di fogUaturc di broccati ua

11,& di tele,& drappi a oro tclluu che luinon ne faceflì dilegno& con tanta

grana varietà,& bellezza,che diede Ipiriro& vita a tu tre quelle cofc.& le An

drca hauefli conolciuto la virtufua harebbe fatto vna ricchezza grandifsima

ina gli ballo viuerc, & auer amore allarte. Ne tacerò,chcnelIagiouentu mia

feruendoil Duca Alellandrodc’Medici,quandovcnneCarlo quinto aFiorc

2a,mi fii dato afare le bandiere del Callelio ò vero Cittadella,chefi chiami og

gijdouc ci fu vno llcndardo che era diciotto braccia in alle,& quaranta lungo

di drappo chermifi doue andò atorno fregiature d’o ro cóliprefcdi Carlo V.

Imperadore, & di cafa Medici,e nel mezzo larme di sua Macllà, nel qualean

do aentro quaranta cinque migliaia d’oro in foglij doue io chiamai per aiuto

Andrea per le fregiature,& Mariotto per metter doro,che molte colcinparai

da quello huomo pien di amore, & di bontà verfo coloro che lludiano l’arte

doue fu tale la pratica di Andrea: che oltre che mene ferui in molte cofepet

glia rchi cheli fèciono nella entrata di suaMaeflatmalo volfi in compagnia

in
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inCernc col Tribolo venendo Madama Margheritafigliuola di Carlo V.t
mariroalDuca Aleflandro,perIapparato che io feci nella caia del Magnifico

Onauianodc Medici dasan Marco che fiornòdigrotteiche per man iua di

ftatue per le mani del Tribolo& per figure,& ftorie di mia mano :vlrimaroé

le nelle eilequie del Duca Alellandro u adoperò aflai ,& molto piu nelle noE

te del Duca Cofimo, che tutte le inprclc del Cortile feritteda M.Francefco

Giabullari cheferifle l’apparato di quelle nozze,fucono dipitc da Andrea co
varij,& diuerfi ornamenti iadoue Andtea,che molte volte per vno vmorm»
linconico che fpellolo tormétaua fi fu per tor la vita, ma era da Mariotto fuo

compagno oflcruatomolto,& guardato talmente che già venuto vecchio di

64. anni fini il corlo della vita fua lafTando di fé fema di buono,& di eccellen

tc,& raro Maeftro ncllegrottelche de tempi noftri , douc ogni artefice di m»
aoafemprcimitatoquellamanicra nofolo in Fiorenza ma alerone ancora.



FRANCESCO MAZZVOLI PIT.
Parmigiano

Vita dì Francejco M.al^uolipittore Farm^iano.

R A molti,che fono flati dotatiin Lombardia della grarìolavir

la del difegno^cd’vnacetiaviuezzadifpiritoneirinucazionJ»

c d’una paiiicolat maniera di far in pittura bellifsimi patii. co

c da pofporrc à nefluno,anzida preporre à tutti gl’a! tri. Frante

Ico Mazzuoli Parmigiano, ilqualc fu dal Ciclo largamente do-

tato di tutte quelle parti , che à vn eccellente pittore fono richiefte
,
pò*

che diede alle Tue figure,oltre quello,che lì é detto di molti altri, vna certa ve

imfta,doÌcezza,eleggiadria nell’attitudinijchefùfuapropriajeparticolarc.

Nelle tefteparimen te fi vede, che egli hebbe iurte quelle auuertenzc, che ^

dee,intanto che la fua maniera è fiata da infiniti pittori immirata,& ollcru^'

ta,pcr iiauer’egli dato aii’attc vn lume di grazia canto piaceuole, che faranno
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'fmprelcfuc cofe tenute in pregio,& egli da tutti gli ftudiofi del difegno ho

coratoE hauelle voluto Dio,ch’egli hauefle feguitato gli ftudii della pittura

cnofuflè andato dietro à i Ghiribizzi di congelare Mercurio, per farli piu rie

cho di quellojchel’haueua dotato la natura,& il cielo ipercioche farebbe Ila

to lanzapari,c veramente vnico nella pittura ; doue cercando di tjucilo , che

Don potè mai trouare, perde il tempo , (pregiò l’arte fua , c fecefi danno nella

propria vira, e nel nome . Nacque Francefeo in Parma l’anno 1504, e perche

gli mancò il padre,eflendo egli ancor fanciullo di poca età, reftò à cuftodia di -

dueluoìzii fratelli del padre,e pittori ammenduc: Ì quali l’alleuarono c6gra

dilSraoamoreinfègnandcgli tutti quei lodeuoli coftumi,chead huomo chri

.

ftianOjCciuilelìconuengono.Dopo elTcndo alquanto crelciuto,toftoche

fccbbelapennain mano,per impararcàfcriuere,comincio fpinto dallanatu

rajcliel’hauea fatto nafecre al difegno,à far cofei quello marauigliofe; di che

accortoli il Macllro.chcgrinfegnauaà kriucre,p€rluale,vedendo doue col té

po potetia arriuarelo spìrito dei fanciullo, a i zìi di quello,che lo faceflero at-

tenderealdifegno,&alla pittura. La onde ancor,chcelTì fallerò vecchie pit-

tori di non molta fama,efiendo però di buó giudizio nelle cofe dell’arte,cono

Iciuto Dio,c lanaiura edere i primi Maeftri dì quel giouinetto,non mancaro

noconogni acuratezzadi farlo attendereà difegnare fotte ladifciplina d’ec-

cellenri Maeftri,accio pigliadebuona maniera.Et parendo loro nei continua

re,che Fide nato, li può dite co i pennelli in mano,da vn canto Io lollecitaua-

no,edairaltro,dubitandononfor{èi troppo ftudij gli guaftadero lacompics;

fionc,aIcuna volta lo ritirauano. Ma finalmente,ellèndo alfctàdi fedi ci anni

peruenuto,dopo hauer latto miracoli nel dilegno,fece in vna tauoiadifuo ca.

pricciojvn san GiouanDÌ,chc battezza Chriftojilqualecondudedi maniera,,

che ancora chi la vede refta marauigliato,che da vn putto fude condotta fi he

ne vnalìmilcofa.FupoftaqucftatauoIain Parma alla Nunziata,doueftanno

ifrati de’zoccoli .Ma non contento di quello fi volle prouarcFrancclcoà lauo.

tare in fi’elcOipcrchefatram san GiouanniEuaogeli Ila, luogo de’Monaci ne-

ri di san BcnedettOjVnacapeJlaj perche quella fòrte di lauoro gli riufcìua, ne
fece inlino in fettc.Ma in quel tempo,mandando Papa Lecn decimo il signor

Prolpero Colonna col campo à Parmai zij di Francclco dubitando non for-

fè perdede tempo,òfifiiiafic,!o mandaronoin compagniadiHieronimoMaz

zaolìfuocugmo,anch’eg!ipu.tto,epittore, in Viandana, luogo del Diicadi

Mantoa,doue ftando tutto il tempo,che durò quella guerra, vi dipiafe Frane,

due tauole à tempera . vna delle quali,doue è san Francelco,che riceue le fti-

ti3iie,c santa Chiara, fu polla nellachiefa de’frati de’zoccholi .Epaltta , nella-

qualeè vno Ipofalizio di santaChaterina,con molte figure, fii polla in s. Fle-

to.Ne creda niuno,che quelle lianoopere daprincipiantc,egiouane;ma da
macftro,e vecchio . finita!agucrra,e tornato Frane, col cugino àParma,pri
maniétefini alcuni quadri,cheallafua partita haueualalciaci imperfetti, che

fono appredo varie perlone: Se dopo fece in vna tauola àolio la Noftra Don-
naeoi figliuolo in collo,san Hicronimo da vn lato , e iì beato Bernardino da

Feltro Dell’altro . E nella iella d’vno dei detti ritraileil padroncdella tauola

tanto bene,che non gli manca fenon lo fpirtto. E tutte qacft’opere condude

inauzi , chefude di età d’anni dicianoue. Dopo venuto in defiderio di veder

Roma
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Romi.comec^uénoicheeraiii luU’acquiftarejefentiua molto lottar Topcrt

de'Mcftri buoni, c particolarmente quelle di RaftacIlo,e di MicheiagncIo,du

fe ranimo,edi(idecio fuoa i vecchi zìitai quali parendo,chc non fuQccotaUj

Cderiole non lodeuolejdilleroeller contcnri,ma che farebbe ben fatto, che e

gUhauede portato leco qualche colà di luamano, che gli fàcelle cntracuraà

<]uesignori,& agl artefici della profefsione . il qual configlio non dilpiaccn*

ooà Francefcojfecc tre quadri due piccoli,& vno afiai grande ,nelqiialetccc

laNoftra Donna col figliuolo in collo, che toglie di grembo à vn’Angelo al-

cuni frutti:& vn Vecchio con le braccia piene di peli, fatto con arte, &giudi

2Ìo,& vagaméce colorito. Oltra cio,p lueftigatc le lottigliezzedeirarte, fimi

fc vn giorno à ritrarre le ftello.guatdadolì in vno Ipecchio da Batbierildique

mezzo todi.Nel che fare vededo qlle bizzatrie,che fa la ritoaditadellospec.

nel girare che fino le ccaui de’palchi ,che torcono,e le porte, e tutti gVediàzi

che sfuggono ftranamente, glivennevogliadicontrafareperluocapriccio

ogni cofa. La onde fatta fare vna palla di legno al tornio , c quella diuifa per

farla mezza tonda,e di grandezza limile allo specchio*, in quella fi mife có gra

de arte à cótrafare tutto q!Io,che vedeua nello lpec.e particolarméiele Hello

tato limile al naturale, che non li potrebbe ftimare,nc credcre.E perche tutte

le «ifejche s’apprcllano allo specchio , crefconojc quelle, chefi allonianaDO

diminuilcono,vifecc vna mào,chcdifegnauavn pocogradccomemoftrau»

10 spccchio,Tantobe!la»che pareuaverilEma:& perche Francefeo era di bclhl

lima aria,& haueua il volto,e rafpetto gtaziofo molto, epiu collo d’Angelo,

chcd’huomojpareualafiia effigie in quella palla vna cola diuina. anziglifuc

cede coli felicemente tutta quell’operajche il vero non iftaua altrimenti j che

11 dipinto,elTendo in quella iliuftro del vetro,ogni fegno di icHeirione,roni

bre,& i lumi fi proprii,e veri,che piu non li farebbe potuto sperare da huma

no ingegno, finite quelle opere, che forono non purecai Tuo veccia tenute

rarej ma da molti altri,che s’intendeuanodeiracte,llupende;e niarauigliole,

& incalTaco i quadri, & il ritratto; accópagn ato da v no de’ fuoi zìi fi condiillc

àRoma.doiiehauendoil Datario veduti iqiiadri,eltimatÌgUqaello,checra

no,furono fubito iIgiouane,& il zio introdotti à Papa Clemente,ilqualcvc-

duccropere, e Francelcocofigiouane,rellò ftupefatto,6c con elio rutta la cot

té. appreflo lua Santità,dopo hauergli fatto molti fàuori , dille che volsuada

re à dipignerc à Francelco la Sala de’Pontefici,delia quale haueagiafitiocio

vanni da Vdine di ftucchi,e di pitture tutte le volte.cofi dunque hauendo do

naro Francefeoiquadri alPapa,& haiuite,oltreallepromeire,alcunccortefie

edonijftimolatodalla gloria»dal!e Iodiche fi fentiua dare,cdairvtile,chepo

ccuaspcrareda canto Pontcfice,fecevn bellìfilmo quadrod’una circoncilìo-

nej del quale fu tenuta cola ranlEmala inuenzione, per tre lumi fantaftichi,

chea quella pittura lèruiuano; perche le prime figure erano alluminate dalla

vampa dei voÌrodiChrifto,lelcccnde riceueu.ino lume da certi, cheportan-

dodoni al làcrjfizio caminaur.noper certe Icatecon rprce accefe in roano,&
IVifime erano lcoperte,& iJìt:mina:edalI’Aurora,cheraollrauavn ieggiadiU

fimo paelè Con infiniti caCmenr:. ilquale quadro finito,lo donò al Papa, che

non fece di quefio coro e dcgrultrLperchc hau endo do nato il quadro di No-

ftra Donna' rLpoIito CafdiaaIe(l..’Medici fuoKipotei Scilritrafto nello

* Ipcccbio
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jpecchio,àMcHer Pietro Aretino Poeta^&Eioferuitorc; equello ^ella cir-

coQcifione ritenne per {e,e fi ftima,che poi col tempo l’hauefie Tlmperatorci

mailritratto dello ìpeccliio mi ricordo io efiendogioaìnetto hauer veduto

in Arezzo nelle caie di eflb Mefier Pietro Aretino , doue era veduto da i fore

flicrijche per quella citta paffauano,come cofa rara
.
quello capirò poi > non

focome,alic mani di Valerio Vicentino intagliatore dichriftalIo,6cliGggiè

apprclTo Alellandto Vittoria,scultore in Vinezia,e creato di Iacopo Sanloui

no. ma tornando à Francefeo, egli ftudiando inRoma volle vedere tutte le

cofeantiche,e moderne,cofi di scultura,come di pittura,che erano in quella

citta: ma in lommauenerazzionehebbe particolarmente quelle di Michela

gnolo BuonarrotijC di RafTaello da Vrbino: lo spirito del qual Raffaello fi dì

ccua poi efier paflato nel corpo di Fracefeo
,
per vederli quelgiouanc nell’ar

te raro, & ne’coftumi gentile,e graziolb,come fu Raffaello',e che è piu,fentc

dofi quanto cgUs’ingegnauad’immitarlo in tutte le cole,malbpra tutto nel-

la pi tturaj ilqualc ftudio non fu in vano,perche molti quadretti , che feccia

Romana maggior parte de’quali vennero poi in mano del Cardinale Hipo-
htode’Medici,erano veramente marauigliofi,fi come è vn tondo d’vna beU
lillìroaNunziaia, che egli fece à Mefier Agnolo Cefis , ilquale èhoggi nelle

calelorocomecolararaftimato.dipinfcfimilmenteinvn quadro la Madó
na con Chrillo.alcuni Angioletti,& vn san Giuleppo che fono belli in ellre

mo,per l’aria delle refte,pel coloritole per la grazia,e diligenza,con che fi vc-

jdeelTer fiati dtpin ci. laquale opera era già apprefib Luigi Caddi,&hoggi dee

cficre apprcfiogl heredi. sentendo la fama dicoftui il signor Lorenzo Cibo,

Capitano della guardia del Papa,e bclliflìmo huomo,fi fece ritrarre da Fran

celco} ilquale,fi può dire,che non Io ntracfie,ma!o facefie di carne,e uÌuo. ef

fèndogli poi dato à fare per Madona Maria Bufolinada citta di caftellovna

tauola, che douca por fi in san Saluatore del Lauro in vna capella vicina alla

porta,fecein efia Francefeo vnaNofttaDonnain aria,che legge,6: havnfen
ciullofralegambe'&in terra con llraordinaria,e bella attitudincginocchio

ni con vn pie,fèce vn san Giouanni,che torcendo il torlo accenna Chrifto fa

ciullo: & in terraàgiacere ilcorto,e vn san Girolamo in penitenza, chedor-

mc. ma quell’opera non gli lafdò condurre à perfezzione la rouina;&iI fac-

cho diRoma del 1517. laquale non folo fu cagione,che all’arci per vn tempo
fi diede bando,ma ancora,che la vita à molti A rtefici fii tol ta. e mancò poco,

che Francefeo non la perdefie ancor egli.'perciochein fui principio del sac-

co era egli fi intento à lauorare,che quando i soldati entrauano per lecafe, e

gianellafua erano alcuni Tedefchi,egli per rumore, che fàceflcro non fi rao

ucua dal lauoro. perche lopragiugnendogli eflì,e vedendolo lauorare,refta*

tono in modo ftupefatti di queiropera,che comegalant’huomini, che douc
no eflcre, lo lafciarono feguirare . e cofi mentre, che i’impiiilìma crudeltàdi

qucllcgcntibarbarerouinaualapoueracicta,&parimente le profane, cio-

cie cofcjfcnza hauer rifpetto n e à Dio,ne à gl’huomini , egli fu da que Tcde-
(chiprouedutojc grandemente ftimato, eda ogni ingiuria difèfb

.
quanto di

lagio hebbe per allora, fi fui che efiendo vn diloro molto amatore deli e colè

dipittura,fuforzatoaferevn numero infinito di difegni d’acquerello, c di

penna,
i
quali furono il pagamento delia Tua caglia .ma nel mutarli poi i iol-
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ioldadfuFrancefco vicino à capitar male,perche andando a cercale d'alcoct

amici,fu da altri loidati fatto prigione , c bifògnò che pagaiTc certi pochi (cu

di,che haaeua,di taglia . onde il zio doledofì di ciò, e della fperanza,che qnd

la ronina haaea tronca a Francefeo di acqui ftarfi fcienza,honore, e roba,de-

Iiberò,vedendo Roma poco meno,che rouinata,&iI Papa prigione degli fpa

gnuoli,ricondurlo à Parma, ecofì inuiatoloverfo la patria, fi rimafceglig

alcuni giorni in Ronia,doue dipciìrò la tauola fatta per Madonna Maria Ba

folina ne’frati della pacejnel refettorio de’qualijelTendo fiata molti anni . fa

poi da Mefler Giulio Bufolini condotta nella lor Chiefa a citta di Caftello.

arriuato Francefeo a BoIogna,e trattenendo^ con molti amici, eparticolat*

mente in cafad’vn fcllaio Parmigiano fìio amicillìmo,diraorò, perche la ftaa

za gli piaceua,alcuni mefì in quella cittajnel qual tempo fece intagliare alca

ne {lampe di chiaro fcuro,e fra laltre, la Decollazione di san Piero, &s. Pau

Io: & vn Diogene.grande. ne mi/e anco a ordìncmolte altre, per farle inta-

gliare in rame,e ftamparIe,hauendo apprefTo di fe per quello effetto vn iriac

Uro AntoniodaTrentOjma non diede per alloraa cotal penderò effetto,per

che gli fu forza metter mano a lauorare molti quadri,& altre opere per gen-

til’huomini Bolognefì. e la prima pittura, chefufleinBolognavedutadifua

mano, fu in fan Petronio alla capella de’Monfignori vn fan Koccho di molta

grandezza, alquale diede belli filma aria, c fecelo in tutte le parti bellillimo,

imaginandofelo alquan to folleuato dal doIore,che gli daua la pefle nellaco

lcia,ilche dimoflra guardando con la tefla alta il cielo in atto di ringraziarne

Dio,cornei buoni fanno,eziidio deirauuerdta,cheioroadiuengono.laqua

le opera fece per vn Fabrizio da Milano,ilquale ritraile dal mezzo in fu in ql

<juadro,amangiunte,cheparuiuoicomepareanchenaturaIc vn cane, che

vie, e certi paefi,che fono belliflimi,eflendoin ciò particolarmente France

feo eccellente, fece poi per l’Albio, medico Parmigiano vna conuerfìonedi

san Paulo con molte figui-e,& con vn paefè,chefa cofarariiTìma. &alfuoa

mico sellaio ne fece vn’akrodi flraordinaria bellezza, dentroui vna Noflra

Donna voltaper fianco con belPartitudine,e parecchi altre figure, dipinfeal

Conte Giorgio Manzuoli vn’aItroquadro:e due tele à guazzo per Maeftro

Luca da i Lcuti con certe figurette tutte ben fatte,egraziofè.in quello tempo

il detto Antonio daTrento, che flauafcco per in tagliare, vna mattina, che

Francefeo era ancora in letto, apertogli vn forzieri
,
gli furò tutte le ftampc

di Rame,e di legno,e quanti difegnihauea,& andatofene col Dianolo, non

mai piu fe ne feppe nuoua . tutta viarihebbe Francefeo le ftampc hauendo

le colui lafciatem Bologna a' vnfuo amico, con animo forfè di rihauerlcco

qualche comodo, ma i difegninon potègià mai rihauere. perche mezzo dis

pcrato,tornando a dipignere,ritraile per hauer danari,non Co che Conte Bo

ìognefe. cdopo fece vn quadro di Noflra Donna con vn Chriilo, che tiene

vna palla di Mappamondo, ha la Madonna beilifllma aria , &il puttoèfìmil

mente molto naturale,percioche egli vsò di far fèmpre nel volto de putti vna

viaacìta propriarncnrepuerilejche fa conofcerc certi /piriti acuti, e malizici

che hanno bene Ipefio i fanciulli, abbiglio ancora la Noflra Donna con mo

di flraordinarii,vedendola d'vn habito,che hauea le|maniche di veli gialle*

ti^e quali vergati d oro,che nel nero hauea bellilfinia grazia ,
facendo parere
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|ecafQÌvere,c ^eIicatilTÌme:oltra,cbenon fi pofiono vedére capegli dipinti

jDCgliolauorati.qnefto quadro fu dipinto per MeiTer Pietro Aretino, ma
tencndoin quel tempo papa Clemencea Bologna, Francefco glielodonò;

poi comunche s’andafle la co{a,egIi capitò alle mani di Mciler Dionigi Gian

ni,5i hoggi rhi Meffer Bartolomeo (uo figliuolo , che l’ha tanto accomrao-

datOjChe ne (ono ftatc fatte(cotanto è ftimato)cinquanta copie . fece il mede

fimo alle Monache di santa Margherita in Bologna in vna tauola vna Noftra

Donna,santa Margherita san Petronio, san GÌro!amo,e san Michele, tenuta

iafomma venerazione fi come merita,per elTere nell’aria delle tefte,e in tuc-

«raltre parti,come le cofedi quello pittore fono tutte quante; fece ancora

molti difegni,e particolarmente alcuni per Girolamo del Lino, &àGirola-
moFagiuoii orefice,e intagliatore, elicgli cercò per intagliarglim rameùqua
lidi/egni fono tenuti graziofifllmi.feceà Bonifazio Gozadino ilfuo ritrat

to di naturale , e quello della moglie , che rimafe imperfetto . abbozzò anco

VII quadro d’vna Madonna,ilquale fu poi uenduto in Bologna à Giorgio Va
fari Arerin.o , che^rha in Arezzo nelle lue cale nucue, c da luì fabricate, con

molte altremobili pitture,sculture, e marmi antichi
.
quando Tlmperadore

Carlo quintofu a Bologna,percherincoronalTe Clemen te lettimOjFrance-

fco.andando taloraàvederlomangiarejfecefenza ritrarlo i’imaginedi ellb

Cefaie a olio in vn quadro grandilììmo ; & in quello dipinfe la fama , che Io

coronauadi lauto: &vn fanciullo, informa dVn’Hercole piccolino, che gii

porgeua il mondo, quali dandoglieneil Dominio, laquale opera, finita che

fu,la fece vedere a Papa Clemenre,alquale piacque tanto, che mandò quella

e Francèfeo infieme,accompagnati dal Vclcouo di Valona,allora Darario,al

rimperadore.ondeellendomolto piaciuta a sua Maeftà,fece in tendere,che

filafciaire.ma Francxomemal colìgliato da vn Tuo poco fedele, o poco fapu

to amicojdicendo , che non erafinita,non la uolle lafciare : ecofi lua Maellà

non rhebbe,&egU non fu,come farebbe fiato fenza dubbio premiato, que-

fto quadro ellendo poi capitato alle manidei Cardinale Hipolito de’Medi-

ci .fu donato da lui al Cardinale di Mantoa,&hoggi è in guardaroba di ql

Duca,con molte altre belle,e nobilifiìme pitture

.

DopoeflerellatoFrancercocomefiedetto tanti anni fuor della patria, e

molto elperimératofi nell’arte,lènza hauer fatto però acquifto nelluno di fa

culta,ma folo d’amici,lè ne tornò finalmente,per fodisfarea moki amici , e

paren ti,aParma;douearriuatogli fu fubito dato à lauorare iftefco nella chic

ladisantaMatiadellaSteccatavnavolt3aflaigrande,ma perche inanzt alla

volta era un’arco piano,chegiraua fecondo la volta a vfb di ^cciajfi mifea la

uorare prima quelIo,come piufacile,evifecefei figure.due colorite, e quat-

tro di chiaro Icuro molto belle} efral’vna , & l’altra alcuni molto belli otna-

laccijchemctteuanoi mezzo Rofoni di rilieuo,i quali eglidafcjcomccaptic-

ciolo fi mileà lauorare di rame,fecendoin efiì grandiffimc fatiche.in quello

medelìmo tempo fijce al Caualier BaiardogentiFfauomo Parmigianoj&luo

molto familiereamico, in vn quadro vn Cupido, che fabrica di fua mano vn
arco;a picdel quale fcceducpatti,chefedeiidovno piglia l’altro per vnbrac

ciò, e ridendo uuol’che tocchi Cupido con vn dito , e quegli, che non uuol

toccarIo,piangemofirando hauer paura di non cuocerli alfuoco d’amore,

Gg 1
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qucfta pittura che è vagaper colorito ingegnofa permuétione,egrazIofaper

quella Tua maniera , cheè Aata , ed è dagi’anefici, e da chi fi diletta dell’arte

imi tata,& offèruata molto, è hoggi nello ftudio del signor Marcantonio Ca

uakajherede del Caualier Baiardo, con molti dilegui,che haraccolti di ma-

no delmedefimo
,
bellilsimi,ebcnfirmid’ogni forte, lì come fono ancora

quelli , che pur di mano di Francefeo fono nel noftro libro in molte carte, c

particolarmente quello della decollazione di san Fiero,e san Paulo, che co-

me lì è detto,mandò poi fuori in llampe dilegno , e di rame ftando in Bolo-

gna . alla chiefa di santa Maria de’ Semi léce in vna tauola la Noftra Donna

col figliuolo in bracciOjche dorme,e da vn lato certi Angeli,vno de’quali ha

in braccio vn’vrna di chriftailo,den tro laquale riluce vna Croce contempla

ta dalla Noftra Donna . laquale opera
,
perche non fene contencaua molto,

rimafe imperfetta; ma nondimeno ècola molto lodata in quella fua maniera

piena di grazia , e di bellezza . intanto comincio Frantelco à dismettcrero-

pcradella Steccata, ò almeno afare tanto adagio, cheli conofceua,chev’an

daua di male gambe, c quello aueniua, perche hauendo cominciatoàftu-

diarc le cole dell’Alchimia, haueua tralafciaro del tutto le cofe della pittura,

pcnlando di douef rollo aricchire congelando Mercurio
.
perche ftillando-

lìilceruelIo,noncon peniate belle inuenzioni , ne coni pennelli, òmefti-

che, perdcua tutto il giorno in tramenare carboni, legne, bocciedi vetro,

& altre limili bazichature, tbeglfaccuanofpenderepiuin vn giorno, che

non guadagnauaàlauorarevna fettimana allacapelladella Stecca:&non

Kauendo altra entrata, e pur bilognandogliancoviuere, fi vcniuacolìcon-

fumando con quelli fuoi fornelli a poco a poco, e che fu peggio
,
gl’hoomi-

ni della compagnia della Steccata, vedendo, che egli hauea del tutto irala-

feiato il lauoco , hauendolo per aucntura,come fi fa ,foprapagato,gIi mcllc

IO lue ; onde egli per lom igliore fi ritirò, fuggendoli vna notte
, con alcuni

amici fuoi a Calai m aggiore » doue, vlcitogli alquanto di capo l’AIchimic,fé

ce per la chiela di santo Stefano , in vna tauola la Noftra Donnain aria,c da

baftosan Giouambaufta,csanto Stefano. cdopofcccfequcftafurultima

pittura, che facelle) vn quadro d’vna Lucrezia Romana, che fu cofadiuina

c delle migliori che mai fufte ueduia di sua mano^ macome fi fiac ftato trafa

gatOjche non fi fa douefia

,

E di fua mano anco vnquadrodi certe Ninfe, che hoggi cin'cafadlMe!-

fer Niccolò Buffolini a citta di Caftcllo:& vna Culla di putti ,chcfu fattap

la signora Angola de’ RoffidaParma, mogliedel signor Aleflandro Vitelli,

laquale è fimiimcntein citta di Caftello . Francelco finalmente hauendo pur

purfempre l’ahiraoà quella lua Alchimia, come gl’altri, chele impazzano

cicero vnavolta,&clìcndo di delicato, egentiIe,fetto con la barba, e chic

me lunghe, e mal conce,quali vn’huomo laIuatico,& vn’altro da quello che

era flato , fii aftalito , eflendo mal condotto, e fette malinconico,e ftrano,da

unafebregraue , e da vn flullo crudele ,chc lo fecero in pochi giorni pafiare

a miglior vita.

Etaquellomodopofefineai trauaglidi quello mondo, che non fu mai

Goa.olciuto daluife nonpicno di feftidii,c di noie, volIccftcrelepoltoncì!i

chida
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chicfa<^ef^ati eie’ Semi, chiamata laFontana, lontana vn miglio da Cafal

maggiore;&come lafciò , fu fcpolto nudo , con vna Croce d’Arcipreflo fui

petto i n alto . fini il corlo della Tuavita adi 14. d’Agofto 1540. con gran per

ditadcHarteper la fingolargrazia, chele Tue mani diedero alle pitture, che

fece.fi diletto Fran. di fonar di Liuto,& hebbein ciò tanto la mano > e l’inge

gnoaccomodatojchenonfuinquelio manco eccellente che nella pittura*

macbenverojchefenonhauefle lauorato à capriccio, SchauefFe mefloda

canto lefciochezzedegl’Alchimiftì, farebbe veramente flato de i piu rari,&

fcccllcnii pittori dell’età noftra. non nicgo,che il lauorare à furori,& quan
dofe n’ha voglia, non fiail miglior tempo , ma biafimo bene il non volerla

uorare mai ,0 poco,& andar perdendo il tempoin confiderazioni.attcfò,

che il voler truffare ,& doue non fi può aggiugnere
,
perucnìte,è speflo ca-

gione,chefi fmarcifee quello, che fi fa, pei volere quello, che non fi può.

Se Francefeo ilquale hebbe dalla naturabella, egraziofa maniera , c spi-

rilo vioaciffimojhaueffefeguitato di fare giornalmente, harebbe acquifta-

to di mano in roano tanto neìraite,cheficome diede bella, egratiofa aria

alle teftc,emolta leggiadria *,cofiharebbe di perfezzioncj di fiandamento,

e

bontà nel difègno auanzato fe fteflo , egl’altri

.

Rimale dopo lui Hieronimo Mazzuoli Ino cugino , che imitò fempre la.

maniera di lui con Tuo molto honore
,
comene dimoftrano l’opere, che fo-

nodifuamanoin Parma. aViandana ancora, douecglififuggi con Fran-

cefeo per la guerra , fece in san Francefeo luogo dezoccoH, cofi giouanctto*

come era, in vna tauolina vna bellillìma Nunziata . Se vn’altra ne fece in san

ca Maria ne’Borghi , in Parma ai frati di san Francefeo conuentuali fece la ta

uola dell’altar maggiore, dentroui Giouacchino cacciato del tempio>coQ
molte figure, ein santo Aleflandro Monafteriodi Monache in quella citta »

fece in vnatauola, la Madonna in alto ,con Chrifto fànciùllo,che porge vna
ralma à santa luftina. Si alcuni Angeli, che fcuoprono vn panno : & santo

Alcflandro Papa , Se san Benedetto, nella chiefa de’frati Carmelitani fece la

tauola dcli’altar maggiore che è molto bella .ein san Sepolcro vn’ altra tauo

la aliai grande, in san GiouannìEuangelifla, chiefa di Monache nella detta

cittafono due tauolc di mano di Girolamo affai belle, ma non quanto i por-

tegli dcirorgano » nequanto larauola dciraltar maggiore, nellaquale e vna

trasfigurarionebelliffima, e lauorata con molta diligenza, ha dipinto ilme-

defimo nel refettorio di queftedonne vna profpcttiua in frefeo:& in vn qua
droaoliolacenadi Chrifto con gl’apoftoli;&: nel Duomo afrefeo la capei

k dell’ aitar maggiotc . ha ritratto per Madama Margherita d’Auftria da
chefla di Parma il principe Don Alcflandro fuo figliuolo tutto armato eoa
la fpadafopravn’Appamondo , Se vnaParma ginocchioni , Se armata dinaa
zi alai.

Alla Steccata di Pannaha fatto in vnacapcIlaafrefco gl’Apoftoltjcherice

nono lo spirito sato;& in vn Arco fimile a qUo,che dipue Franc.fuo pirente

ha latto fei Sibille,due colotitejC quattro di chiaro fcuro.Scin vna Nicchia la

d:!:ui
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dirimpetto di detto arco dipinfe,ma non reftòdel tutto perféttala Natiuiti

di Chrifto,&ipafton,chcl’aclorano,cheèmolto bella pittura allaCcrtofi,

fiior diParma ha fatto i tre Magi nella tauola dcll’altar maggiore . et a Pauij

in san Piero,Badia de’Monaci di san Bernardo vna tauola. &: in Mantoanel

Duomo vn’altraal Cardinale,& in san Giouanni della Medefiraa citta vrf

altra tauola,deniroui vn Chrifto in vno splendore,& in torno gl’Apoftoli,

c s. Giouanijdel quale par che dica:Sic cii volo manere 5c c. & intornoaque

fta tauola fono in lei quadri grandi,miracoli del detto s. GiouanniEuange-

iifta. nella Chiefa de’frati zoccholati a man finiftra è di mano del raedcfimo

in vna tauola grande la conuerfione di san Paulo , opera bellilììtna . cin saa

Benedetto in Pollirone luogo lontano dodici miglia da Mantoa, ha fatto nel

la tauola dell’Altar maggiore Chrifto nel prclèpio adorato da i paftori .con

Angeli che cantano . ha latto ancora,ma non fo giain che tempo apunto ,iii

Tn quadro belliflìmo cinque Amori, il primo de quali dorme, egl’altri lo fpo

gliano,togIicndogli chi PArco,chi le saette , & altri la face . ilqiial quadro ha

ilsignor DucaOctauio,che lo tiene in gran conto,per la virtù di Hicionimo

iiqualenon ha punto degenerato dalTuo parente Francelco neireflerc cccd.

pittore& cortefe, egennle oltre modo > e perche ancor viue li vedano anco

ufeire di lui altre opere bellilllme, che ha tutta uiafra mano.fuamiciffimQ

dcldettoFrancelcoMelTec Vincenzio Caccianiraicìgentil’huomo Bologne

lè,ilqualedipin(e, e s’ingegno d’imitare quanto poiéilpiulamanieradi cdo

Frane. Mazzuoli,coftui coloriua benilTimo.onde quelle cole,che lauo-

ròperluopiaccre,eperdonareadiuecfifìgnori,&amici Tuoi,fo-

no in uero digmffime di lodejma particolarmente vna tauo

la àoIio,cheèin san Petronio alla capelladelialua^

miglia, dentro laqualeèla decollazione di san

Giouanni Battifta. mori quefto virtuofo

gentil’huomojdimanodcl qualefo

no alcuni difegni nclnoftroli-

bro,molto beili, l’anno

1541.



^iu diMarco (^alaurefi pittore.

lancio il mondo havn lume in vna/cicnza, chefìa grande, voi

uerfalmenienerilplendeogni parte, &doue maggior fizirima

& doue minorcj e fecondo i lìti, eTaricfono i miracoli ancora

maggiori,eminorj .£ nelverodi continuo certi ingegni in cer

te prouincie fono a cene cofe arti , ch’altri non pollone efiere.

Ne p>er feiìche,che eglino durino,arriuano però mai al legno di grandilHroa

eccellenza.Ma fé quando noi veggiaraoin quaicheproujncianarccrcvnfrat

to, che vfato non lia a na(cerci,ce ne marauigliamo : tanto piu d’vno ingegno

buono, pofsiarao rallegrarci
,
quando lo trouiamom vn paefe, doue ncn oa

icano huomini di limile profefsione . Come lu Marco Calaurefe pittore, il*

quale vldto della fua patria, elclTe come ameno,& pieno di dolcezza per fua

abitationeNapolijfe bene indrizzato aueua il camino per venirlene a Roma
& in quella vhimare il fine, che fi catta dallo ftudio della pittura , Ma figli fii

dolce il can:odellaSerena,dileitandolìeglÌmafsimamcntedifoDaiediliuto,

& fi le molli ondedcISebctololiquefccero. che rcftò prigione col corpo di

quel fit05 fin che refe lo Ipi rito al cicIo,&alIaicrrail mortale. Fece Marco in

finiti lauori,in olio,& in ftelco,& in quellapatria mcftrò valere piu di alcu-

no aItro,che tale arte in luo tempo cferci talTe . Come ne léce fede quello, che

lauorò I Auerlà dieci miglia lótano da Napoli :& particularmente nella chic-

fa di santo Agoftino allo aitar maggiore vna rauola a olio,con gradiamo or-

namento j
& diuerfi quadri con iftorie

, & figutelauoraie ; nelle quali figuro

canto Agofiino difputare con gli Eretici :& di fopca,& dalle bande fioiiedi

Chrifto,& santi in varie amtudini.Nellaqualeopcra fi vede vna maniera

molto continuata,&che tira ai huonodellecoiedella maniera moderna^&

vn bellifiimo, & pratico colorito in efia fi cóprende. Qiiefta fu vna delle Tue

tante fiitiche, che in quella ci tta, &per diuerfi luoghi del Regno fece .Ville

di continuo allegramente, tc bclliflìmo tempo fi diede. Pcrochcnon hauen-

do cmulatione,ne contrailo de gl’artefici nella pittura,fu daque’ signori Ica

prc adorato5& delle cofe Tue fi foce c6 bonillì. pagamenti fodisfarc. Cefi per-

nenuto a gli anni jé.di fila età d’vno ordinario male fini lafua vita.Lafaofuo

creato Gio. Filippo Crelcione pittor Napolitano, ilqualc in eorapagniadi

LionardoCaftcllanifuo cognato fece molte pitture,& tuitaoia fannoidei

quali per eficr viui,&in continuo eflercitio,non accade far menzione alcuna.

F urono le pitture di maeftro Marco daini lauoratc dal 15*8. fino al 1541.

Fu compagno di Marco vn’altro Calaurefe del qualenon lo il nome, iiqualei

RomalauoroconGìouanoidavdinelungo tempo,cfecedaperfcmolteopc

re in Roma,c particolarmente facciate di chiaro feuro. fece anche nella Chi!

fa della Trinità la capella della concezzionc a frc{co,con molta pratica,c dili-

genza . Fu ne’mcdefimi tempi Nicola detto comunemente da ognunojMac-
fico Cola dalla Matrice, ilquale fece in AfeoH, in Calauria,&: a Norcia mol-

te opere,che fono notiflime,che gl’acquiftarono fama di Maeftro raro,c del

migliorcjcbefullc mai fiato in quepacfi:E perche attefe anco ali’ Architetto

ra rutti gl’edificijjchc nc’iuoi tempi fi fecero ad Alcoli,& in tutta quella prò-



MAGICO CAX.AVRE.SE
uìncia,furono architettali dalui j ilquale lenza curarli di vederRoma o mu-
tar paefe,fi flette (enipre in Afcoli uiuendo vn tempo àUegramente, con vna

fua Moglie di buona,&honotatafamiglÌ3,e dotata di {ingoiar virtù Hanimo,

come li vide,quando al tempo di rapa raulo terzo fi Icuarono in Afcoli le par

lijperciochefuggendo coftei col marito,ilquale era feguicato da molti Ipìda

tijptu per cagione di lei,che bellilSma giouane cra,.clie per altro: ella fi riioi-

uejnon vedendo di potere in altro modo laloare a fel’honore, & al marito la

vita, a precipitarfi da vn’aUiilìma balza in vn fbndonlchcfettopcnfarono ruc

ti.cheella fi fuflejcome fu in vero,rutta ftritoIata,non che percoflàa morte,

g

che lafciatu il marito {en^ fargli alcuna ingiuria, fe nè tornarono in Àlcoli.

Mortadunque quefta {ingoiar Donna,degna d’etcrnalode, villeMacftroCo
la il rimanente della fua vita poco lieto. Non molto dopo, cflendo il signor

Alcflàndro Vitelli fatto signore della Matrice, condufle Maeftro Cola gii

vecchioaCittadi Caft.doueinvn{uo palazzo glifccc dipignere moke coli

a {rcfco2& moki altri lauori,lequali opere finire tornò M. Cola a finire la fua

vitaalla Matrice. Coftui non harebbe fatto fe non ragioncuolmente,feeglÌ

hauefle la fua arte efereiiato in luoghi , douc la concorrenza, e Temulazione

Thauefle fatto attendere con piu Audio alla pittura , efetcitare il belloin*

gcgno,di cui fi vide, che era flato dalia natura dotato •



'Vita di lacsmoTalma e LorenXo Lottopucri

‘Vinilmni.

Vo tanto I’artifizio,e!a bontà d’ana fc!a,ò due opere,thè per-

fette lìfecciano in queìrartejchel’huomoefcìd catene per pic-

cole, che elle fiano,(òno sforzati gl’ariefici,& intendenti a lo-

darle; Scgli scrittorià celebrarle,e dar lode all artefice,che Tha

fatte,nella maniera,che focciamo hot noial Falma Viniziano#

ilquale,(cbenenonru cccelljnre,nera:o nella perfczzione della pittura; fa

non di meno fi pulito, ediligente^e fommellc alle fatiche dell’arte > che le co

fe fue,fe non tutte, almeno vna patte hanpo del baonojperche contrafiinno

molto il ?iuo,&ilnaturale degi’haomini.fùil Palmamoho piu neicolori

vailo,sfamato,
e
paiienicjche gagliardo nel diiegno : c quegli manegg’C co
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grazia, pulitezza graniliirimayComefi vedein Vencgia in molti quadri, eri.

tratrijchefecc a diucrlì gentirhnomini: de’quali non diro altro
,
perche uo-

gliOjChe mi bafii far menzione di alcune tauoIe,e d’vna icfta,che tenghiarno

diuma,cmarauiglio{a . iVna delle quali tauole dipinfein santo Antoniodi

V inezia vicino à Caftcllo,c l’altra in santa Elena predo al Lio, douei Mona-

ci di Monte Oliueto hanno illoro Monafterio. &in quella, clicèall’altar

maggioredi detta chielaifece i Magijche ofFcrilcono à chrifto,con buon nu-

mero di figure, fra le quali (ono alcune tede veramente degne di lode, come

anco fono i pannijchevedono le figure, condotti con bello andar di pieghe,

fece anco il Palmancllachieladi san taMariaFotmofa all’altare de’BomWr-

dieri vna santa Barbaragrande quanto il naturale con dueminorifiguredal

le bande, ciò è san Sebadiano , e santo Antonio, ma la santa Barbaraèdellc

migliori figure,che maifacedequedo pittore; ilqualefece anco nella chiefa

disanMoifeappredo alla piazza di san Marco vn’altratauola,nell9qua!eè

vna Nodra Dcnnain ariane san Giouanni a piedi .fece oltre ciojil Palma,per

la danza,douc fi ragiinanogrhuomini della fcuola di san Marco,in lolla piaz

za di san Giouanni, e Paulo,a concorrenza di quelle,cKe già fecero Gian Bel

lino,Giouanni Manluchi,& altri pittori, vnabellifsima dona , neliaqualcè

dipinta vna^Naue, che conduce il corpo di san Marco à Vinezia: nella qualle

fi vede finto dal Palma vna horribile tempeda di Mare, & alcune baichecó-

battutcdalIafuriadeventi,fatceconmoltogiiidicio,&:con belle confiderà

zioni, fi come èanco vn gruppo di figure in arra,e diuerfe forme di Demoni,

che fofiìano àguifadi venti nelle barche, che andando à remi , e sforzandofi

con varii modi di rompere l’inimiche,&altiflìme onde,danno per fomerger

fi.ind>mmaqued’opeta,per verodirc,ètale,efibellaperinucnzione,epcr

altro,che pare quafi impoillbile, che colore ò pennello , adoperati da mani,

anco eccellenti,polsino esprimere alcuna cola piu limile al vero, ò piunatu-

ralc; attclo,che in ella fi vede la furia de’venti, la torza, e dedtczza dcgl’huo-

minijil mouerfi deU’onde, i lampi,e baleni del ciciò,l’acqua rotta da i remi, c

iremipiegatidaIi’onde,edalIaforza de’ uogadori.che piu5 lopermenoa

mi ricordo batter mai veduto la piu horrenda pittura di quellarelfendo tal-

mente condotta,& con tanta oderuanza nel difegno,neirinuenzione, enei

coIorito>che pare, che tremi la tauola,come tutto quello,chc vi è dipinto fbs

fc vero
.
per laquale opera merita Iacopo Palmagrandillìma lode , e di eiTerc

annouerato fra quegli,chepollegghono l’arte, & hanno in poter loro facul-

tà desprimecc nelle pitture le ditììcultà de i loro concetti . conciofia, cheinfi

mili cofe difficilijà molti pittori vien fatto nel primo abbozzare Topcra come

guidati da vn certo forore, qualche colà di buono, & qualche fierezza, che

Yicn poi leuata nel finire, ejtolto via quel buono,chc vi haueua pollo ilfuro-

rc. e quello auuicne,perche molte voIce,chifinifce,confideraleparti,€ non

il tutto di quelIo,che fa 5& va(rafreddandofigli spiriti) perdendo la vena dd

la fierezza . la doue collui llette Tempre faldo nel medeumo propofito,& co

dude a pcrfezzioncii fuo concctto,cheg!i fu alIora,e lara Tempre infini tamé

te lodato, ma fenza dubbio, come che molte lìano, èmoltollimatc tutte l’o

pere di collui,quella di tutte Talcre è migliore,e cerco ftupendifiìma,doueri*

traflcjguardandofi in vna /pera , le llcflo di naturale , con alcune pelli di ca-
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acllo intorno,& certi ciuffi di capcgli,tanto viuamcnte,chenon fi pao mo-
glioimmaginarerperciochepotètàtolofpiritodclPalmainqueffa coU pie

ncolare,checgIi lafeccmiracolofliflima,cfuordiniodo bella, come afferra»

ognuno, uedendoiì ella quafi ogni anno nella moffradeli’Afccnfione.& in

ero ella merita di cflere celcbrata,pec difegno.per anificio ,& per colorito,

& infomma per cflere di tutta perfezzione
,
piu che qual fi voglia altra opera

chedapittore Viniziano fuflcflatainfinoàquel tempo Iauorata;perche,oÌ'

treali’altre cole, vili uede dentro vn girar d’occhi fi fatto, che Lionardoda

Vinci, e Micheiagnolo Buonar. n5 hauerebbono alcriméti operato.ma è me
glio tacere, lagraiiaia granita, e l’altre parti,che in qflo ritratto fi veggono»

perche non fi può tanto dire delia fila perfèzzionc,che piu non meriti, efela

forte hauefii voluto , che il ralma , dopo qucft’opcra fi fuflc morto , egli folo

portaua il vato d’hauer paflato tutti coloro, che noi celebriamo per ingegni

tari, c diuini . la dotte la vita,chc durando Io fece operare, fu cagione,che no
manrencndo i! principio,chehauea prefò , venne à diminuire tutto quello »

cheinfiniti penfarono, chedouefle accrefcece . finalmente baftandogli, che

vna,odue opere perfette,gli leuallcco il biafimo inparte , che gli haucrebbo

nòi’altrcacquiftato, fimoiid’anni quarantotto in Vinezia. fu compagno,
&amico del Palma Lorenzo lotto pictor Veniziano,ilquaÌe hauendo imita

to va tempo la maniera de’ Bellini, s’appicò poi à quella di Giorgione, come
ne dimoftrano molti quadri,e ritratti,che in V inezia fono per le cale degen
tirhuomini- in cafad’AndrcaOdoniéilfuo ritratto di mano di Lorenzo,

chcèmoltobello.etincafa Tommafo da Empoli Fiorentino è vn quadro

d’vna Naciuità di Chrifto finta in vna noite,che èbelliflimo, mallìmamcn te

perche vi fi vedcjche lofplendotedi Chrifto cÓ bella maniera illumina quel

la pi ttura,doue è la Madonna ginocchioni,& in vna figura intcrajcheadora

Chriftojritcatto Meflèr Marco Loredano . ne frati Carmelitani fece il mede
fimo in V na tauoia san Niccolò fbfpefò in aria , & in habito pontificale,eoa
tre Angeli;&à piedi santa Lucia,& san Giouanni,in alto certe nuuoIe,& ab

baflo vn paefe bellifsimo, con molte figucctte,& animalim varii luoghi .da

vn iato èsan Giorgioà caualio,cheamazzail fcrpente,c poco lontana la don
zellajcon vna cittaappreflo,& vn pezzo di mare, in san Giouanni,c Paulo ai

la capelladi santo Antonio Arciuefeouo di Firenze, fece Lorenzo invnata*

uola eflb santo à federe con due miniftri preti, e da baflo moka gente . eflen-

do anco qucfto pittoregioQane,& imitido parcela manierade bellini, e par

tequeiladi Giorgione, fècein fan DomenicodiRicanatila tauoia deU’aiiar

maggÌore,partita in fei quadri . in quello del mezzo è la Noftra Donnacolfi

gliuolo in braccio,che mette,per le mani d’vn’Angelo,l‘habito a san Dome-
nico, ilquale fta ginocchioni dinanzi alla Vergine . & in qucfto fono anche
dueputti,chcfuonono,vno vn Liuto,e l’altro vn Ribcchino.in vn'alcro qua
drocsanGrcgoriOj&sato Vrbano Papi,&ncl terzo san Tommaiod’Aqui-
no,&vn’altro santo,cfae fu Vcfcouo di Ricanati.fòpra quefti fonograltri tre

quadri: nel mezzo fòpra laMadonna èChrifto morto , fbftenuio da vn A n-

gclo,e la madrc,chegli bacia vn braccio , c santa Madalcna fopra quello di

San Gregorio è santa Maria Madalcna , e san Vincenzio:& nell’altro ciò è fo-

prasan Tommafo d’Aquino,è san GifmondOfC santa Cbaccrina da Siena.
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nella prec!clla,che€<it figure piccole, e cofa rara,è nel ra-zzo, quando santi

Maria di Loreto fu portata dagl’Angeli dalle parti diSchiauonia la,doucho

raèpofta. dellcdue ftorie,che la mettono in mezzo, in unaèsan Domenico

che predica,c6 le pia graziofe figurine del mondore neiraltra Papa Honorio

che conferma àsvin Domenico la Regola, e di mano del medefiraoin mez.

20 à quella chiefa vnsan Vincenzio frate lauorato a frefeo . &vna tauokà

olio è nella chiefà di santa Maria di Cartel nuouo con vna trasfigurazione di

Chnfto, &con tre rtorie di figure piccole nella predella i quando Chrifto

mena gl’Apertoli al Monte Tabor, quando ora neirorto , c quando afeende

in Cielo . dopo qutfte opere andando Lorenzo i n A ncona : quando apunto

Mariano da Perugia hauea fatto in santo Agofiino la tauoladcH’Altar mag*

giore con vn'ornamento grande,laquale non iòdisfeccraoltorglifiifattok-

rc;per la raedefima Chk-fa in vna rauola,che è porta z mezzo, la Noftra Don

nacol figliuolo in grembo,? due Angeli in aria,che fcortandoiefigurcitico

renano la Vergine, finalmente effendo Lorcnzovccchio,&hauendoquafi

perdurala voce, dopo hauer fatto alcune altre opere di non molta importati

2ain Ancona,fcn andò alla Madonna di Loreto, douegia haucafattovna

lauda à olio,che è in vna capclla a man ritta,entrando in chiefa, e quiuijtifo

luto.di voler finire la vita in feruigio della Madonna,5chabirarequelÌasair*

ta cafa, mife mano a fare hirterie di figure alte vii braccio, e minori intorno

al choro fopra le fiede dc’Sacerdoti. feceui il nafcerc dì ciefu Chnfto invita

iloria,& quando i Magi ladoranom vn’altratil preiecarlo a Simeone feguita

ua,& dopcquefta quando, e batczzaioda Giouanni nel Giordano. eraui la

adultera codetta inanzi a Chrifto codotteco gratia. cofi vi fece dua altre Ilo

rie copiofe di figure,vna era Dauit quando faceua fagrificare, Se in lalcra san

Michele Archangclojche combatte con Lucifero haucndolo cacciato di Cic

lo.e qilc finite nó parto molto, che come era viuuto coftnmatrmentc, ebuó

chnftiano, cofi mori, rendendo Lanimaal Signore Dio. i quali vitimianni

della fila viiaprouò egli felicilfimi,e pieni di tranquillità d animo: &cheè

piu,gli fecero, per quello .. che fi crede far acquifto de i beni di vita eterna, il

chenongli farebbe forfè auenutOjfcfufle fiato nelfinedella fuavita, olire

modo inuiluppato nelle co/c del mondo, lequali come troppo graui àchipo

ne in loro il fuo fine,non lafciano mai leuar la mente ai veri beni deiraltra vi

ta,& alla fbmma beatitudinc,e felicità

.

Fiori in qucfto tempo ancora in Romagnail Rondinelle pittore cccelIfB

te,del quale nella vita di Giouan Bellino.per efiere flato fuo difccpo!o,& Ter

ni tofene aliai nell’opcre file ne.fàcémo vn poco di memoria,coftui dopo che

fi parti|da Giouan Bellino fi affatico nell’arte di manitra,chcper efler diligeo

lilfimo fc moire opere degncdilodercome in Furlinel Duerno fa fede lata-

uola dello Aitar maggiore,che egli vidipinfc di fuo mano: doue Chrifto co

manicagli apoftoli elice molto bécÓdotta.fcceui fopra nel mezzo tódodiql

la vn Chrifto morto,& nella predellaalcune rtorie di figure pìccole coiet-

ti di santa Elena madre di Goftantinolmperadore quando ella ritruoua la

Croce,condotte con gran diiigenza.fi:ceui ancora vn san Baftiano che c tuoi

to bella figura fola in vn'quadro, nella chiefa raedcfima.nel Duomo di Racé

naallc aitardi santa Maria Madalcna,dipmievnatauolaaolio dentrouiU
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égnrafoladi quella santa, & fotte ui fede dì figure piccole in vna prede!!*

molto gratiofa tre ftorie,Chrifto che appare a Maria Madaléa in forma d’or

tolano; e i vn altra quando san Pietro vkendo di nane caraina (opra laeque

vcrfoChrifto,&nelmezz’aqft8 el BattefimodiGiefuChriftomolie belle:

fece in san Giouanni Euangelifta nella medefima città dua tauole in vna e s*

Giouanni quando conlàcra la chiela , neU’altra è tre martiri dentro san Can
do,&sanCónciano,& santaCancioniiabelliflImefigurc.in santo Appol-

linare nella medefima citta duo quadri con due figure in ciafeuno la iua, sa

Giouanni B3tifta,& san B3ftiano,moito lodate.nellachiefa dello spirito san

to,e vna tauolajpur di Tuo mano dentroui la Noftra Donna in mezzo con si-

ta CaterinaVergine,& martire, & san leronimo . dipinfe parimente in san

Francefeo dua tauoleiin vna|e santa Caterina, san Franceko , & neH’altr*

dipinfe la Noftra Donnacon molte figure,& san Iacopo ApoftoIo,8c s. Fra

cefeo, du’aitre rauole fe medefimamente in san Domenico , che ne vna a ma
mancha dello aitar maggiore dentroui la N. Donna con molte figure,c l’al-

tra cin vna facciata della chiefa affai bella,nella chiefa di san Niccolo Conuc
to de’ frati di sa.nto Agoftino, dipinfe vnaltra tauola con san Lorenzo, & sa

FrancefcOjchenefa commendato tanto di queft’opere che mentre, che viife

fu tenuto nonfbloin Raueana,ma per tuttala Romagna i'gran conto, ville

Rondinolo fino alla età di 6o, anai,& fu fèpolco in san Fraacefeo di Rauen
na. coftui dopo di lui lallo Francefeo da Cotignuola pittore anchegli ftima-

toin quella citiàdlquale dipinfe molte opere,& particolarmente,nella chie-

fa della Badia di Clalii dentro in Rauenna vna tauola allo aitar maggiore as

fai grande dentroui la Refurreteionedi LazzarojCon molte figure, doucran

no if43. Giorgio Vafatidirmpètto a quefta fece per don Romualdo da Ve-
rona abate di quel luogo, vnaltra tauola con Chrifto deporto di Crocic de-

tioui gran numero di figure, fece Francefeo ancora vna tauola in san Nicco-

lo con la natiuità di Chrifto che e vna gran tauola: in san Sebaftiano patirne

cedua tauole con variefìgure.nellofpedaledisantaCaterinadipinre viiata-

uolacon laNoftra Donna,&santa Caterina con molte altre figure, & in san

ta Agata dipinfe vna tauola con Chrifto in Croce, eia N. Donna a piedi con
altre figure ailai chenefu lodato . dipìnfein santo Apollinari di quella cittì

tre tauole>vnaallo aitar maggiore,dentroui la N.Donna,san Giouanni Bari

ftai& santo Apollinari con san leronimo,& altri santi . meli’ altra fe puri*

Madonna con san Piero& santa Caterina,nella terza,&vltimaGiefuChri-

fto,quandoeporcala,crocie laquaie egli non potè finire imeruenendo
la morte, colori aflai vagamente ma nonjebbe tanto difègno qua

IO haueua RondineUo,ma ne fu tenuto da Rauennati con-

to aflai, coftui volfe efleredoppo lamortcfua fepol-

to in santo Apollinari,doue egli haueua fatto

quefte figure, contea tandofidouc egli ha-

Hca faticato,&vi{Tuto eflereinripo

lo con lolla dopo la morte.

Hh a



"Vite dijra locando,^ diLiberale^daltri Veroneft.

H gli (crittori delle fìeric viueileno qualche anno piu di que?!

lo,che c comunemente conceduto al corfb dcirhumanauita

,

io per me no dubito punto,cheharebbono,per un pezzo, fi"**

sllc pallate cofe,gialcritte da loro: perdoche»
co*

mcnonepoflìbile,chcvn lblo,pcrdiligentilsimo>chcfial2 p'

pi3avntxatrocoriapuntoilyero.cinpiccioltempo,iparticolaridcllecorc,
chefcnucjcoll echuro comcil Solc,cheil tempo, ilqualefidice

padrecicila

vrn.a,vag,otnaIme«fcoprcndoagIiftudiof,co(enLu..fcquandoiofo;‘

fi,g.amoU.ann.<o.,o.qudkvitcdtpitrori,&al.ri,chealiorafuronop->bl>
care, IO haueffe hauuto quella piena notizia di fra Ioc6do Vetonefe hooio»

ranirimo.&vn.ucrfaleinmttelcpm
lodate facnlta.chen-hohauutopoi-'O

h auerei lenza dubbio fetta di Im quella honorasa memoria,chcm’appa^^^
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cliio di farne horaa benefìzio dcgl’artcficijanzì de! mondo, e'uolì fòlamenco

.

(iilui,raadi moiri altri VcroneUfta ci veramente cccelicntifsiroi. ned mara-

fligli alcuno , le io gli porro tutti lòtto Fclfigie d’un folo di loro » perche no»
haucndp io potuto haucrc il ritratto di tutti, fono forzatoa coli ^retma no

per queÀo fata defraudata,per quanto porro io,la virtù di niuno,di quello*

chclcledcue.cpchcl’ordinede’tépi, &i menti cod richieggiono,parlero

puma di fra locondo. ilquale quando d vedi i’habito di san Domenico,non
balocondo fèmpliccracn tc,mafra Giouan locondo fu nominato, ma come
gii cafcalTequel Giouanni nò fojfo bene che egli fu Tempre fra locondo chia

maro da ognuno, e fé bene lafuaptincipal profcflìonc furonole Ict:cre,efr«

do toro non pur Filofofo,e Teologo eccellentema boniflìmo greco,ilchc in

quel tempo era cofarara,cominciando apunto allora à rifòrgere la buone Ict

icrein Italia: egli nondimeno fu anco,come quello che di ciò d dilettò fem-

prelòmmamentc,cccelIentiflìmoarchiretto:dcomcracc6ta lo Scaligero co

trail Cardano} &il dottillimoBudeo ne fuoilibri de Ade .& ncirofTcrua-

zionhchefeccfopra le Pandette, coftui dunque clTendo gran Ìiteraio,inicn

dente dell’architettura, ebonillìmoprofpctttuo, ftettcmolti anniappreflo

MalSmiliano Icnpcratore.efu macftro nellahnguagrec3,elatinadeldottilIi

mo Scaligero,ilquale fcriuchauer vdito dottamente difputar fra locondoin

nanzi al detto Maflìmilianodi cofefotciiilììme. raccótano alcuni,che ancoc

viuono , c di do benis. d ricordano,che rifaccédod in Verona il ponte detto

della pietra, nel tépo, che quella ci tra era fòctoMaflìmiahoImperatorCjcdo

ucndod rifondare la Pila di mczzo,laquale molte volte, per auanti craioui-

nata,fralocondo diede il modo di fondarla, c di cofcruarla ancora perdfat

tamaniera,cheperl allenire non rouinalTe. il qual modo di confcruarla fU

qucfto, che egli ordinò, che detta pilad tcnefTe femprc fafeiata intorno di

doppie craui lunghe,& dttc nell’acqua dogn’in torno , accio la difcndcllìno

inmodo,chciltìumcnon lapoteirccauaterotto:clIendo,chcin quel luogo*

doue cfondara,èil principiai corlo del dume,chehail fondo tato molle, che

non ui d truoua iodezza di terreno da potere altrimenti fondarla, et in uero

fu ottimo,per quclio,ched è vedato,ii códglio di fra locondo :percioche da
quel tempo in qua èduraca,e dura,fenzabauere mai mofrrato vn pelo : fi

lp€ra,oircruandod quatodiedein ricordo quel buon padre, che durerà pec

petuamcte« freitefra locódo in Roma nella fua giouanesa molti ani,edaci(>

ppa alla cognitione delle cole antique, ciò è nó fòloalle fabriche,ma àco alil

Icrizzioni antichc,chcfbno nei fepolchri,& aH’altre aaticaglie,e nó dolo 1 ro
ina,ma ne paed aU’itorno,& I rutti i luoghi d’Iialia,raccoIfc i vn bellis. libro

uicteledetteifcrizzioni,ememoi'ic,elo midòadonareifccódo chaftermano

i Veroned mededmi al Magnifico Lorenzo vecchio de Medici , con il quale

comcamicilsimo, c fauter di tutri i virtuofi j egli j e Domizio Calderino fuo

compagno , e della medefima patria, tenne fempregrandiflìma fcrumi . o di

qucfto libro fa menzione il Poliziano nelle die Mugillanc,neile quali fi leruc

d'alcuneautoricà del detto libro, chiamando fra locondo peritillìmo in tut-

te l’antiquita. scridcil medefimo fopraicomcntariidi Cefare alcuneos-

ieiuaziuni,chefonoÌQframpa. &fu ilprÌmo,chemifeindiicgnòil pótefàe

todaCclarcfoprailfinmeRodano,dcrcrittodaiuincidcttiruoiccir.érarif,

duale
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emaleÌBtcfoiitenipiciifraloconcIojilqualeconfcflail detto Budco haue-

rc hauuto per iuo Maeftro nelle cole d’Architecturai ringraziando Diod’hi

ncrchauuto va fi dotto, e fi diligente precettore fopra Vitcuuio , come tii

erto frate, ilquale rico creile in quello Autore infiniti errori, non fiati infitio

allora conofeiuti . e qaefto potè fare ageuolmcnte, percilere fiato praticoU

rotte ie dottrine,c per la cognizione,che hebbe della lingua greca,e dcilala

tina. e quefte,Scaltre cofe afferma eiloBudeo, lodando fra locondo per otti-

mo Architettore: aggiugncndo,che per opera deljmedefimo furono ritroua

te la maggior parte delie piftole di Plinio in vna vecchia libreria in Pariglie

quali non eflendo fiate piu in mano degl’huomini furono ftampateda Aldo

Manuzio,come fi leggeiri vna iua piftola latina, ftampata cole dette, fèceft»

locondo,ftando in Parigi al fcruizio del Re Lodouico duodecimo due (upcr

biffimi ponti foprala Sonna cartebi di boticghej opera degna vcraméte del

grand’animodiquelRe,cdelmarauiglio{b ingegno di fra locondo. onde

meritò,okrelainlcrizione, che ancor Roggi fi uedein quefteoperc,inlodc

fila, chcil Sanazaro Poeta rariffimoThonoraffe con quefio bellilfirao Difti-

cho.

Iccundui%mmm impofuìt ubi S€(^ua!tapontatu

}ìi(nctuiurcpote$ diccrc Pontificcm.

Fece oltre ciò , altre infinite operepcr quel Re in tutto il regno , ma eflendo

ftatofolamen te fatto memoria di queftc>comemaggioti,ncnnediroaltro.

trouaudofi poi in Roma alla morte di Bramante, gli fu data la cura del tcra-

f

>io di san Piero, in compagnia di Raffaello da V rbino,& Giulianodas. Gal

0,accio continuaffe quella fabrica,cominciata da effo Bramante: perche mi

nacciando ella rouma in molte patti, per effere fiata lauorata infretra, eper

le cagioni dettem altro luogo>fu per configlio di fia Iocondo,di RafcdiGiu

liano,p la maggior parte rifódata : nel che fare dicono alcuni,chcancor vino

no,e furono prefen ti,fi tenne quefio modo : furono cauate, có giufto fpazio

dall’vna all altra,molte buchegrandi a vfo-di pozzi,ma quadre,fòttoi fonda

menti, c quelle ripienedi muro fetto a mano furono fcal’vno , elaitro pila-

ftrojò vero ripieno di quelle,getcati archi fortillìmi,fopra il terreno . in mo

do,chc tutta la fabrica venneaefferpoft:a,fenza,chefirouinafre,fbpranuo-

uc fondamenta,e lenza perìcolo di fare mai più rilcntimento alcuno . ma^
io,in che mi pare,che meriti fòmma lode fra Locondo, lì fu un’opera, diche

gli deueno hauere obligo eterno,nÓ pur’ i Vinìziani, ma con cfsi tuttail mó

do: perche confidei ando egli , che l’eternità della Rcp. di V inezia pende in

gran partcdal conleruatfinel fitoinefpugnabile di quelle lagune, nelle qua

li c quali miracolofamente edificata quella citta;& che ogni volta , che ledet

te lagune atterraffero,ò farebbe l’aria infetta,e peftilcn te , c per confcgucntc

la citta in habitabile , ò che per lo meno , ella farebbe fottopofiaà tutti quei

pericoli,a che fono le citta di terra ferma : fi mife a penfare in che modo lì po

teff’e prouederc alla confctuazionc delle lagune, c del fito in chcfii da prind

pio la citta edificata, c trouato il modo, dille fra locondoa que’ signori , che

Icnon fi vcniuaaprefiarefoluzionedi riparareatantodanno,fra pochi an-

ni, p quello,che fi vedeua efièreaucn uto inparte,laccorgercbbono dell’erro

re lorojfenza cflcre a tempo a poterui rimediate
.
per lo quale auuerdmcnto

fueghaii



fra iocondo et liberale ht
•nae’Sienori.evdite levine ragioni ilifraIocon<lo,e&ttsvnacon-

ficgliatt q ingegnieri,& Architetti,che fuflcto in Italia, fjron»
gicgaaon

dilegni, ma quello di &a Iocondo fn tenuti»

re e tnelìb in
eflecuaione. e cèfi fi diede ptincipioà duiertirecon va

il
augi™

.
j jaoi almeno la metà dell’acque.che mena il har

““ j"5rRr?ntadcaaali acque con lungo giro condnll'cro a sboccare nellel*

“'ttch ovSecofinonmettendoV-imumeinqaelle^
5\"!aòttato?etreno,chehabbiapotutoriempiere,cotnehafàttoaChiog,-

“'^dnné ha in modo munito.e ripieno.che fi Ione fatte.doue etano 1 acque,

nofieffioni e uille, con grande vtile della citta di V enezia . ondcaffc tr

r ^mo fSiuientfilMagnifico MeflerLuig^

LrdiVinezia;eperlungaelper.enza.cdo,mnaprudeBt.a.tr,o,cheft

nSe flato l'auertimento di fra Iocondo, tutto quello atterramento fatr

flt dette lauhune di Chioggla,fi farebbe fatto,e ferie maggiore in quel

ancora il medcfimo,ilquale fh amiciffimo di fra Iocondo,comc hi

idi ratti i uirtuofische la fua patria Vinezia haueafempre per ciò obligorm

mottaìeto^
r,g,oneuolmentechiamate,fecondoedificatoredi Vmezia:& che quali me

rifariu bdc,per hauere conferuata l’ampiezza, e nobiltà di fi marauigliola

,

cToientrcmlmedianrequeflo riparo; checoloro chel'edificarono daprm

Cimo debile,e di poca confiderazionc
.

perche quello bcnihzio, li come c «a»

to cofi fara eternamente d’incredibile giouamenro,e v tile àV inezia,

E(lendofi>non moki anni dopo,che hebbe latto quella fancbpera tra lo-

condo,con molto dàno de Viniziani,abruciato il Rialto di Vinezb ,nelqua

le luogo fono iraccctti dellepiu predofe merci,& quafi ilrcloto diqucUa ciC

ta:& cflendo ciò auenuto in tempo apunto che quella RcpubJica,per lagne,

c con tinueguetre,e perdita della maggior pane , anzi di quali tutto lo fiato

di terra ferma,era ridottam fiato trauagliatilìimo ,
ftauano i Signori

«crno indubbiOjC fofpefi di quello douellero lare
.

pure, eflendo la tiechnea

zione di quel luogo di grandiflìma importanza , fu nfoluto, che adogni
mo

do fi rifaccfle . e per farla piu honoteuolc,c fecondo la grandezza, c tnagnin-

cenza di quella Rcpublicaj hauendo prima conofeiuto la virtù di fra locoa-

do,equantovalefle nell’Architettura, gli diedero ordinedifare vn duegno

di quella fabrica. la onde ne dif«gnò,vno di quella maniera . voleua occupa

re tutto lo fpaziojchec fra il canale delle Beccherie di Rialto , & il Rio iC. o

daco delle farine, pigliando tanto terreno fra l’uno , c l’altro aio , che face c

quadro perfetto : ciò è che tanta fufle la lunghezza delle facciate di quefia ta

trica,quanto di fpazio al prefente fi troua,caminando, dallo sbucarcdique

fit due riui,nel Canal grande, dilegnaua poi,che li detu due nui hboccaLero

daii’ahra patte in vn Canal comune, che andafledairvno alì’alir^ taU e q

fta fabrica ri manefle d’ognì intorno cinta dall'acq, ciò è che haue ic i sna

grande da una parte,li due nui da due, & il Rio, che s’hauea afar di nuouo

dalla quarta parte . voleua poijche fra l’acqua, c la fabrica interno

quadrofuirc,òuerorimanellevnafpiaggia,ofr)ndamentoai ‘
.

Difle per piaz^,c ui fi vcndcflero,lecondo che fuficno dcputaiii uog
^
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b4ggi,fcUtM,pcrci,& altre cofe,chevengono da'molti luoghi alla citta. eradi

parere apprcHoche il FabricaiTcro incorno intorno dalla parte di hiori^bo»-

^hcjchcriguardaffcro ledette piazzc.le quali botcgheicruiilcroiolameatei

cofc da mangiare d’ogni forte.in quelle4.fàcciate haucuail difegnodifrab

eódo quattro porte principali,ciò è vna per facciata pollancl mezzo, cdirim

petto acotda aU’altra . ma prima,che sentralTc nella piazza di mezzo,cntraa

do dentro,da ogni parte fi trouaua a maa deftra,& a man (ìniftravna ftrada:

laqualc girando inrornoii quadro,baucua botteghe di qua,edi la, confabri

che {opra bcllillìme,c magazztn i,per Icruigio di dette botteghe, Icquali tutte

cranodeput3tealladrapperia,cioèpannidiianafìnia&:alIaseca:lequaIidue

{bno Icprincipali arti di quella citta.& in lomma in quella cntrauano tutte

le botchelono dette de’tofcai,e de retaiuoli.da qlle llradcdoppicdi boubc

fboccauanoalleqaattroporce,lldoueua entrare nel mezzo di detta fab.doè

in vna grandilllma piazza,con belle,egran loggieintorno intorno per com

modo de’MercantijC fetuizio de’popoli infiniti,chc in quella cittajaquale,c

la Dogana d’Italia,anzi d’Europa,per lor mcrcan2ie,c traffichi concorrono,

(bttolequaliloggie doucua cflcrc intorno intorno le botteghedc’Banchic

ti,Orefici,cgioielieri. c neimezzo haucuaaellete vn belIilTimo tempio dedi

caioàsan Matteo,nelqualcpotellero la mattina Ìgcntil’huomini,udtre,i di-

uini vffizii inondimene dicono alcuni,che quanto aquello tempio , haucua

fi-alocondo mutato propo(lto>e che voleua farne duejmafotio le loggic,per

chenon irapediflero la piazza . doucua,oltre ciò
,
quello rupcrbilfimo edifi-

zio haucrc tan ti altri comodi , & bellezze , & orn amenti particolari, che chi

vede hoggi il bcllitfimo difegnOjchedi quello fece fra locondo, afferma, che

non fi può imagìnarc,nc rapprelcniat’da qual fi voglia piu felice ingegno, ò

.eccellentiffìmo artcfice,alcunacofanepiubelia,nepiu magnifica, ne piuor*

dinata di quella . fi doueua anche col parere del mcdefimo,per compimento

diqucft’opcrafaceilponte di Rialto di pictre,c carico di botr^hc,chefareb

bc flato cofa marauigliolà . ma che queft’opcra non hauclIeclrctto,duc foro

nolecagionijl’unailtrouarfilaRep. perle grauiffime fpelc fatrein quella

guerra,elaulla di danarij elalira,perche vngcntil’huomofi dice da ca Vale-

telo gràdein quel tempo,e di molta autorita,fbrleper qualchcintcrcllcpar

ticolarjtolfe a rauonre,comc huorao inqucfto di poco giudizio, vn maefttc

Zamfragnino, che, fecondo mi uicn detto,uiuc ancora, ilqualcThaucua in

fue particolari fabriche feruito . il quale Zarafragnino( degno ,& conuenic

tenome dcirecccllenza del macftro) fece il dilègno di quella marmaglia,che

fu poi mcllo I opera,c laqualc hoggi fi uede . della quale ftoltaclczzionc mol

ti,che ancor uiuono ,c benifsimolc ne ricordano, ancora fi dogliono lenza

fine . fra Iocondo,ucduto quanto piu polìono molte volte apprelloai signo

ri,c grandi huonini,ifauori,cheimeriti,hebbcdcl ueder preporre cofilgha

ghcrato disegno alfuobcliifsimo, tanto sdegno chefipartidi Vinezia,DC

m.ai piuuiuolle,ancorche mólto nefiilTc pregato, ritornare, quello con al*

tri difegni di quello padre rimalèro in calai Bragadini rilcontro a santa Ma

rina,&afrate Angelo di detrafamiglia, tratedi san Domenico ichepoift,

fecondoimoltimeritiluoi Velcouodi Vicenza, fu fra locondo uniuetlaic,

c fi dilettò, oltre le cofe dette,deTemplici, c dcUagricoltura j onde racconu

McBcr
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jicdcr Donato ciannocti Fiorentino,che molti anni fu fuo amiciiTlmo in Fra

cja>chehauendo il frate allenato vna voltavo Pcfcoin vn vaiò di terra,men-
tre dimoraua in Fracia, uide quel piccohflìmo Arbore' carico di tanti frutti,

che craàguardarlo vna marauiglia , c che hauendolo, per configlio d’a!coni

amici,mello vna volta in luogo doue hauendo,a pafrare il Re,potea vederlo

certi cortigiani , che prima vi paiTarono, come vìano di fare eoli fatte genti,

colfero, con gran difpiacere di fra locondo tutti i frutti di quel’ArbufcelIo,e

qudlijche non mangiarono,scherzando fra loro,fe le traflero-dieiro per tue

taquella contrada, laquale cofa hauendo rifaputail Re,dopoeflerri prclb

fpaflo della burla con iconigiani, ringraziò il frate di quanto, per piacere à

lw,haueafatto,facendogli appreljo fi fatto-dono,che refiò confolato. fu huo
mofra locondo di sata,c boniffima vita, e molto amato da tutti i grandi huo
mini di lettere dell’età fua,e particolarmente da Domizio Calderino, Matteo

Boflo-Sc Pauio Emilio,che fcriiTerhifrorie franzefe,e tutti , e tre Tuoi corapa

trioti.fufimilmentefuoamiciflìmoi! Sanazzaro,ii Budeo,& Aldo Manuzio

& tutta l’Accademia di Roma, e fu fuo difcepolo lulio Cefare Scaligero huo
raolitteratiflimodc’teropi noftri. mori finalmente vccchi*simo,manon fi fa

in che lépo ap.unto,ne in che luogo,e per cofèquéza ne doue fuflè fot-irrato.

. Si come è vero,che la cura di-Verona,per fito,coftumi,'& altre parti e mol
to limile a Fircze cofi t veto,che in effa come in qfta fono fioriti sépre bclijffi.

ingegnim tutte Icprofes. piu rare,elodeuoli. cpcrncndiredeilittcrati no
cllévioqila mia cura,ereguÌ£àdo il parlare degi’huomiui deirarti nre, che ha;

DO sépre hauu’o in qllanobil's. citta honorato alberg(>,dico,che Liberale ve

róefc,dilcepolodi V incécio di Stefano della medefima patria delquale fi è in

altfoliiogoragionato, &ilq uale fece I ano I4^f a Mitoa nella chiefad’ogni

sàu dc’Monaci di s. Benedetto vna Madóna che fu fecódo que’tepi molto lo

data, immitò la maniera di Iacopo Bellini pche etiédo g!ouanetto,nittre la-

uoròil detto Iacopo iacapella.di 5 - Nicolo dì Verona,aHeferottodilui,p{i

fatta guifa,agli ftudii del drregnp,chcfcordatofiquel}o,cheimp.aratoha«

uca da Vincenzio di Stefano, prefe la maniera del Bellini, eqllalì léne sépre.

le prime puturedi Liberale furono nella fua citta in s. Bernardino alla capei

Udel Mòte della pietà doue fece nel quadro principale vndcpofto di croce,

e

certi Angeli,alcuni de’quali hano in mano i mifterii,come fi dice , della pafr-,

fione, e tutti in uoltomofrrano piato , e meftizia, pia morte del Saiuatore. e

Dclvcrohànomohpdelviuo,ficomehanoì’altrecofefiinilidicofhii,ilqua-

lcvollemoftrarctnpiuluoghi,chefapeafare piager^lefigiire.comechefivi

dcinsataNaftafia purdiVeronajechiefade fralidi s. Domenico, doue nel

faonccfpizio della capellade’Buonaueri fece vn Chriilo mono , e piato dalle

Marie, e della medefima maniera e pittura che e l’aiiraopa fopradetta , fece

mola quadrijchc fono sparii p Verona in cafa di diuerfi gen cil huomini.ncl

la medefima capella fecevn Dio Padre con molti Angeli atiornojchefuona-

DOjC cantanore dagli lati fece tre figure per parte; da vna s. Piero , san Dome
Dito, esanTommafod’AquinOjcdali’altra santa Lucia, santa Agncfa,&
vn’altrasan ta; maleprirae tre fon migliori, meglio condotte,& con piuri-

lieuo. nella facciatadi detta capella fece laNoftra Donna, eChrifto fan-

ciullo, che Ipofa santa Chaterina Vergine, 6cmactire5S: in quefta opera
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riiraffe Mefler Piero Baonanni,paclEone della capella:& intorno fono alca-

ni Angeli, che prcfenranofiori,e certe tefte, che ridono , e lono fatte allegra

con tanta grazia,che moftrò coli lapere fare il riio come il pianto hauca fatto

in altre figure . dipmfe nella tauola delia detta capella santa Maria Madalena

in aiia,foftenata da certi Angcli,& a ballo santa Chaterin 3,chcfu tenutabel

i opera, nella chiefa|di santa Maria della Icalade’frati de’Scruiall’altaredella

Madonna feccia ftoriade’Magi in due portegli, che chiugghonoqucllaMa

donna tenuta-indetta citta infomma venerazione, manon vi ftertcromol

tOjche clicndo guafti dal Rimo delle candele , fu leuata, e poftain sagreftia,

doueèmolto ftimata dai pittori Vcronefi.dipinreaffcfco nella chicladisa

Bernardino lòpra la capella della compagnia della Madalcna, nel trame220

la ftoria della pnrificazione,doue e aliai lodata la figura di simcone,&ilChri

Ro puttinOjche bacia con molto affetto quel vecchio,che lo tiene in braccio,

è molto bello an co vn facerdotCjChe ui è da can to.ilquale ieuato il viToal eie

lo,& aperte le braccia,pare, che ringrazii Dio dellalalutcdel mondo. acan-

to à q(la capellaèdi mano del mcdelimo Liberale la ftoria de’Magiie la mor-

te della Madonna nel frontefpizio delia tauola, di figurine piccole moltolo-

date . e nei vero li dilettò molto di fitr cole piccole, c vi mife lempre tanta dili

genza , che paiono miniate non dipinte i come fi può venere nel Duomo di

quella ci tra,doue è in un quadro di fua mano !alforiade’Magi,con vn nu-

mero infinito di figure piccoIe,edi Caualli, Cani,& altri diuerfi animali. 6c

apprefib un gruppo di cherubini di color rofio, che fanno appoggiatoioal

la madre di Gielii . nella quale opera fono le tefte finite,& ogni cola condot-

ta con tanta diligenza , che come ho detto
,
paiono miniate . fece ancora per

la capella della detta Madona in Duomo in vna predelletta purea ulo di mi-

nio ftorie della Noftra Donna . Ma quefta fu poi fattaleuar’ di quel luogo da

Monfignor MclFer Giouan Matteo Gibcrti Vcfcouo di Verona,c poftain ve

feouado alia capella del paIazzo,douc è la rclìdenza de V efcoui,edoucodo-

no melfia ogni mattina . laquale predella in detto luogo è accompagnata da

vn Crucilidò di riiieuo beìlilsimo,fatto da Giouanbatiftascultote Veronclt

chehoggi habitain Mantoa.dipinlè Liberale vna rauola msan Vitale alla

capella degrAilegnì , dentroui san Meftro confeflore, c Veronelc huomo di

molta sanuta,pofto in mezzo daunlan Francefco,csan Domenico, nella Vit

feria chiefa,& conucn to di certi frati Heremi ti dipinte nella capella di san ci

rolamo in vna rauola per la famìglia d fScaltritegli , vn san Girolamo in ha-

bitodi Cardinale, & vn san Francefco,esan Paulo molto lodati. nel cramez

zo della chiela di san Giouanni in Monte dipinle la circoncifioncdi Chrifto

& altre cole,chefurono,non ha molto,t ouinate,percheparcua,chequel tra

mezzo impcdiftela bellezza della Chielà.ellendo poi condotto Liberalcdal

Generale de’Monaci di Monte OiiuetoàSiena miniòper quella rcliigione

molti libri.! quali gli riufcifonoin modo ben fatti,chefi]ronocagione,cbe

egli ne fini di miniar alcuni rimali imperfetti,cioèroIamcntcfcricti,nellali-

breriade’Piccolomini. miniòanco per il-Diiomodiquella citta alcuni libri

di canto fermo: & vi farebbe dimorato piu,e fatto molte opere, chehauena

per le mani,ma cacciato dairmuidie,e dalle perfeciizioni le ne parti,per tor-

nare a Verona con otrocento fcudijche egli hauca guadagnati, i quali prefto
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poi ai Monaci cJi santa Maria in Organo,di Monte Oliuetò,traendone alcune

entrate, per viucrc giornalmente, tornato dunque a Verona diede piu-che

ad altro opera al miniare,tu tto il rimanente della fua vita . dipinfe à Bardoli

no Caftello fÓprail lago di Carda vna tauola, che è nella pieuc . 8c vn’al tra p
lachieiàdisanTommafo Apoftolo.&vnahmilmente nella chiefa di s.Fec

mo coQuento deTrati di san Franceko , alla capclladisan Bernardo , ilqualc

santodipinle nella tauola,e nella predella fece alcune iftorie della fua vita.fc

ccaco nel medefimo luogo,& in altri,molti quadri da spofejde’quali nè vno
in cala di mefler Vincenzio de’Medici in Verona den troni laNoftra Donna
&il figliuolo in coilo,che fpofasanta Chaterina* dipinfe à frefeo in Yerona

voaNoftra Donna,e san Gmleppo foprail cantone della cala de’Cartai, per

andare dal poncenuouoà santa Maria in Organo ; la quale opera fu molto

lodata . harebbe voluto Liberale dipignere in santa Eufemia la capelia della

famiglia de’Riui , laquale fu fattaper honorare la memoria di Giouanni Ri-

na Capitano d’huorainid’aime nella giornata del Tarojmanon i’hebbetper

che elTendo allogata ad alcuni foreftieri,fu detto alui,cheper edere già mol
to vecchio,non lo feruma la villa, onde feoperta quella capella , nella quale

erano infiniti errori,difle Liberale,che chi l’haueuaallogarahaueuahauuto

peggio r VI Ha di lui. finalmente efiendo Liberaledanni otcantaquaitrO;ò me
gito filafciauagouernatedaiparenii,eparticolarmenrc da vna lua figliuola

-maritata, iaquaie io trattaua infiemecon glaliri mahlnroaméte
.

perche fde-

gnatofi con elfo con gl’altri parenti , e trouandofi lotto la fua cullodia

Fiancefco Torbido detto il Moro allora giouone,c fuo afFczionatilIImo, c di

Jigen te pittore, lo inllitui herede della calà,c giardino,che haueua a san Gio

uanni in valle,luogo in quella cittaamenilEmoj& con lui fi ridulIe,dicendo

^olere,che anzi godefle il-luo vno,che amafie la virtù, che chi difprezzaua il

ptollimo. ma non patio molto,che fi mori nel di di santa Chiara l'anno 1 55^

.cfufepoltoin san Giouanni in valle.d’anni S5. furono luci dilcepoli Gioua

Francefeo , e Giouanni Caroti . Francefeo Torbido , detto il Moro , e raulo

Cauazzuola : de quali, perche in vero fono bonilnmi raaellfi,fi fiira menzio

neàluoluogo.

Giouanfrancefeo Caroto nacquein Veronarannot47o.edopohauere
apparato i primi principii delle lettere, efiendo inclinato alla pittura,leuato

fi dagli iludii delia grammanca,fi pofeà imparacela pittura con Liberale V

c

conefe, promettendogli ri fiorarlo delle lue fatiche . coli giouinetto dunque
attcfeGioiienfrancefco con tanto amore,ediIigenza al dilègno,che con elio

& col coloritofu nei primi annidi graudeaiutoà Liberale, non molti anni

dopojcfiendo con gi’anni crelduro il giudizio,uide in Verona l’opere d’An-
drcaMancegna, e parendogli hcomecra in efietto,chc elle fufiero daitrama

iiiera,emigIiori,che quelle dei fuo maellrofiece fi col padre, che gli fù conce

duco con buonagrazia di Liberale acconciar fi col Mantegna. &cofi andato

à M2ntoa,epofioficon efioluiacquilloin poco tempo tanto, che Andrea
mandaua di fuori deH’operc di Iui,per di fua mano, in fomma non andaro-

no molti aDni,cheriulci valentehuomo.lepnmc opere, che fàcefle, vlcito

che iù di lotto al Mantegna furonom V ciona nella chiefa dello fpedaie di $.
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Cofimo aU’altarc dc’tre Magi,cioèi portegli, che chiuggono il detto Aitar#

ne quali fece lacirconcifionedi Chriftoj&ilfuofuggirein Egitto, coca!

tre figure . nella chiefa de’frati Jngiefuati,detta sa Girolamo , in due Angoli

d’una capella fece la Madonna , ei’Angelojche l’annunzia . al Priore de’frad

di sa Giorgio lauorò in vna tauola piccola vn prelepio,neI quale fi vede, che

haueua aliai miglioratala maniera, perche le tefte de paftori^edi tuttehltre

figure hanno coll bella, e dolce aria, che quella opera gli fu molto, e merita-

mente lodata . e fé non fulfe,che il geflo di quell opera-, per edere dato male

fìemperato, lì scrofta,e la pittura 11 va conliimando
,
quella fola farebbe ca-

gione di mantenerlo viuolemprc nella memoria de'fuoì cittadini .ellendo-

gli poi allogato dagl’huominijche gouernauano lacampagniadell’Agnol

RaffaellovnalorocapelianellachiefadisantaEufemia,uifecedentroalTc-

fco duellorie deli’Agnolo Rrffaello. e nella tauola a olio tre Agnoli grandi,

Raffaello in mezzo,& Gabriello,& Michele dagli lati e tutti con buon dile

gno,eben coloriii,manondnneno,!egambe di detti Angeli gli furono ripre

le come troppo lottili, e poco morbide; à che egli conpiaceuolegraziarii'poQ

dcndo,diceua, che poi che fi fanno gl’Angeli con l’Ale, &con icurpiquafi

celefti,& a e rei, lì comcfuHero vccegli,chcben li può far loro Icgambe fotti

Ii,e lecche.accio pollano voIare,& andare inalto con piuageuóiczza.dipiti-

£e nella chiefa di san Giorgio alÌ’alrare,doue è vn Chrillo,che portala Croce

san Rocco,& san Ballianoicon alcune Itorie nella predeliadi figure piccole

c bcUifilme . alla compagnia della Madonna in san Bernardino, dipinfe nel

la predella dell’aitar di detta compagnia la Natiuita della Madonna, eglTn-

nocentijcon varie attitudini negl’vcilori,e ne’gruppi de’putti difcfi viuamea

te dalleior madri, laquale opera è tenutainuencrazione, e coperta, perche

meglio lì cólerui.e qlla fu cagioné,che gl’huomini della fraternità di saio Ste

fano nei Duomo àtico di Verona, ghfecefieno fare ai loro altare in tre qua-

dri di figure limili, tre ftoriette della Noll.Donna,cio e lofpolalizio la Nadui

là di Chillo,e la tloria de’Magi . dopo quell’opere,patendogli eflerfi acqui-

llato alfai credito injVeróadilcgnauaGio.fiàc.di partirfi,& cercare altri pae

fi,ma gli furono in modo addollo gl’amici, c parenti , che gli fecero pigliar p
donna vna giouane nobile,e figliuola di Mcller Braliallarii Grandoni, laqua

le poi chefihebbe menata l’anno 1505. &hauu tene indi a non molto vn fi-

gliuolo ella fi mori lopra parto . & cofi rimalo libero fi parti Giouanfrance-

Icodi Verona, & andolIcneàMilano,doueiIS. AntonmariaVilconte,iira-

tofelo in cafa, gli fece molte opere perornamento delle fue cale lauorare. in

tanto eflendo porcata da vnfiamingho in Milano vna cella d’un giouane ri-

tratta di naturale, e dipintaàolio, laquale era daognuno in quella città am-

mirat2,ncl vederla Giouanfcancefco fe ne rilejdicendo à me balla fanimo di

farne vna migliore,di chefacédofi beffe il fiamingo,fi véne dopo molte paro

le a qllo che cionafranc. facelTe la pruoua,e pdedo pdeile il quadro latto,cz5

feudi. & Vincédo guadagnane la ceftadelfiamingho},efimilmente25. scudi

melloli dun q; Gioaàfranc. à lauorare,co turco il luo lapc ritraile vn gétil’fauo

mo Vecchic.e ralb covn fpatuierc in mano, ma ancora,che molto Ibmiglias

fefu giudicata migliore la iella dei fiamingo, ma Giouàfranc. nÓ fece buona

«iezzione nel fare ilfuo rittatco,d’ima cella,chegli poteficfarc honore: pche



LIBERALE ET ALTRI 151

(epigtiaua vn gioaane bcllo,e Thaucfle bene inimitato,come fece il vecchioj

le nò hauellc paifata la pittura deirauiierfario , l’barebbe al niico paragona-

ta, ma nCpqfto fu le non lodata’la teda di Gio’uaftnnc. alqualeii fiamingo

tecccortefia,perche contentandoli della tefta fola, del vecchiorafe nò volle

altriraentifcome nobile, egentile ) i venticinque ducati . uefto quadro ven

ne poi eoi tòpo nelle mani di Madonalfabella^daEdeMarchelanadiMan

toa,ciielo pagò benis. al fiamingo , c lo pofe p cola Angolare nel luo ftudio

,

nei quale haueua infinite colè di marmo di coniodi pittura, e di getto bellis

lime . dopo haner lèruito il Vilcon tejefiendo Giouafranc. chiamato da Gu-
glieltno Marchefe di Monferrato , andò volen fieri a feruitlo , efiendo di ciò

molto pregato dal Vilconte^'Sc coll ariuato gli fu aiTegnata bonillima proui-

fione,& egli melTo mano a!aiJorare,fecein Calale a quel signore in vnacap
pella,doueegli vdiua mella5ranri-quadri,quanti bilognarono a empierla, 5c

adornarla da tutte le bande, di ftoricdel teftamentovecchio,&nuouo,lauo

rate con eftrema diligenza,fi come anco fu la tauolaprincipaie.lauorò poip

le camere di quel cadellomol te cofe, che gli acquidaronogràdilSma fama.e

dipinfein san Domenico, per ordine di detto Ma-rchefe,tuttala capellamag

giore, per ornamento d'una lepolturaj dotte douea edere pollo . nellaquale

opera fi portò calmen te Giouanfrancelco.che metito dalia liberalità delMaC

cheleellcreconhonorati premi riconofeiuto. iiqualeMarchele per priuilc-

giojlo lece vno de’fuoi camerieri, come per vao laftrumento , che e in Vero-

na appretto gl’heredi,!! vede . feep il ritratto di detto signore, e delli moglie,

e mohi quadri,chc mandarono in Francia . & il ritratto parimente di Gugli-

elmo lor primogenito ancor fanciul}o,& coli quegli delle figliuole, e di tue

le le daraejchc erano al lèruigio della Marchelana . mono il Marchefe Gugli

elmOjlì parti, Giouanfrancefeo dà Calale, hauendo prima venduto ciò che

in quelle parti haueiia,e fi condulfeà Verona, doueaccomodò di menicrale

cole fue,e del figIiuolo,alquale diede moglie,che in poco tempo fi crouò es-

let ricco di piu di fette mila ducaci . ma non per quello abandonò la pittura

,

anzi ui atteièpiuche maijhauendo l’animo quieto, e non hauendo àftillarli

il cerucllo,pcr guadagnarli il pane, vero è che ò falle per inuidia, ò per altra

cagione,glifit dato nomedi pittore,chc non lapeflefarefe non figure picco-

le. perche egli nel fare la tauola della capella della Mad.insaFcrmo conué

lo de’frati di san Francefco,per mofttare,che cracalóniato a torto , fece le fi-

gure maggiori del viuo,e ranco bene,ch elle furono le migliore, che hauefic

mai fatto, in aria è fa Noftra Donna,che lìede in grembo a santa Anna con al

«uni Angeliche pelano fopralenuuolee apiedilòno san Piero, san Giouan
baiiifta,san Rocho,esan Balliano, &non loncanoèin vn paefe beliiiii-

mosan Francefeo, chericeuele Stimile. &-in uero quell’opera non è tenu-

ta dagl’ artefici se non buona, fece in san Bernardino luogo de frati Zoc-
choianti alla captila de'la Croce , Chrilio , cheinginocchiato con vna gam-
ba , chiede licenza allamadre . nellaquale opera

,
per concorrenza di mol-

te notabili pitture, che in quelluogo fono di manod’altri maeltri li sfòrzo

dipatfargli tutù: onde certo fi portò beniiriruo', perche tu iodato da chiun-

che la vide, eccetto , che dal guardiano di quei luogo.

liquale con parole mordaci , come scioccho,ego^osoÌcanc,che egh era

,

bial.r: ò
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bialimòGiouanfrancefcp con dire,che haueua fatto, Chrifto fi pocpreucrea

te alla madrc.che non s’inginocch'iauafe non con vnginocchio.aeheiifpó

dcndoGiouanfcancefco dilFi’padrè fatemi primagraziad’ingiiiocdiiatui,e

rizzaruj,&io poi vi diro, per quale cagionebo cquclipinco Chnfto.ilGuM

diano dopo molti pregiai inginocchiandoli,tnirepcima in terra il ginocchio

dcftro,e poi il finiftro,& nel rizzàrfi alzò priniail finiftro,e poi ildcllco.ilclie

fatto diiTcGiouaafracelcOjhauece voi vi Ito padre Guardiano, che non uilia

te moflo à vn tratto co dueginocch{,ne cofi leuaioJ vi dico dunque, cheque

fto mio Chrifto fta bene,pecche fi può dire,ò che s’inginocchi alla madre, ò

chejclTendo ftato ginocchioni vn pezzo, cominci à leiiar vna gamba per riz-

zarfi, dichcmoftro rimanere adii quieto il Guardiano, purè fé a’andòin la

cofi borbottando lòtto voce, fa Gioiianfranceico molto arguto nelle ri(po-

fte 5 onde fi racconta ancora, che clTendogli vna volta detto da vn prece clic

troppo erào laiciue le fue figure degl’altari, rifpofe,uoi ftate frefco, Tele cole

dipinte ui comuouono, penfate come c da fidaifi di voi, doue fiano periònc

viue,epaIpab!li.aIiola, luogo in (allago dioarda dipinle due tauole nella

chiefade’ZocchoIanti,&in Malfellìnojterraiopratldetto lago ,fece iopra

la porta d’ana chiefa,vna Noftca Donna bellilTìma ,& in chiefa alcuni land

a requifizionedelfra Caftoro poeta fàafiilìmo,del quale era araiciisimo.alcó

te GiouantranceicoGiuftidipinre fecondo la inuenzionedi quels!gnorc,vn

gioitane tutto nado,eccecio le partiyergognofeaiqualc dando in fra due, &
inattodileuarfijò non leu,arfi,h,aueuada un latoynagiouanebelHilìma,fia

caper Minerua, checó vna mano gli moftraua la famainalto,& conlaltcalo

eccitaua à fèguitarlaima l’ozio, e la pigrizia che erano dietro al giouaneiì afe

ticau.ano per ritenerlo, a ballo era vnà figura con vifo niaftinotto,epiu di ier

uo , ed'huomo plebeovchedi nobile-, laqaàiehaueuaalle gomita attaccate

daelainachegroiìe,efi ftauaàsedere foprà vn Granchio; &appre0ohaue-

uava’alcrafiguracon.le mani piene di papaueri.qaeftainuenzióenellaquale

fono altre belle fan cafic,e particolàri: e iaquale fu condotta da Giouanfranc.

con eilremo amore,e diligenza ferue per tedierà d’una lettiera di quel signo

rem vn fuo amen ilììmo luogo detto santa Maria delIajpreiTo àVeronadipin

ic il medefimo al Con te Raimondo della torre tutto vn camerino di diuccfe

ftorie in figure piccole . e perche fi dilettò di far di rilieuo , e non iòlaracntc

modegli per quelle cofe,chcgli biÌògnauano>e per acconciar panni addollo

ma ahrecoie ancora, per fuo capricciose ne veggiono alcune in caia deglhe

rcdifuoijC particolarmente vnà doriadi mezzo rilieuo, che non e fé non ra-

gioneuole. lauorò di ritratti in medaglie,& fe ne veggiono ancoraalcuohco

me quello di Guglielmo Marchefe di Monferrato,ilquale hapertouefeiovn

HercoIe,cheamazza ; . . . con vnmotto,che dice, mondradomac.

ritradedi pittura il Conte Raimondo della torre } MclTer Giulio fuo fratello

c Meiler Girolamo fracadoro.ma fatto Giouanfrancefcovecchio, cominciò

àireperdcndaijeIlecofedcirarte,comefipuo vedere in santa Mariadella

Scala ne’portegli dcgl’organfe nella tauola della famiglia de Moni , doucc

vn depododiCroce,& in santa Nadafia nella capeiladisan Martino, heb*

befèmpre Giouanfrancefeo grande opinione di ie, onde non harebbe mes-

loiti opera,percola del mondo,cofa ri tratta da aitrj,perche volendogliiU'c

feouo
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fcoco Glouan Matteo Giberti far dipignerc in Duomo nella captila grane!*

alcuneftorie della Madóna, ne fece fare in Roma à Giulio Romano mo ami
ciffimoidifegnijedendo Datario di Papa Clemente fetrimo. ma Giouanfra-

cefeo,tornato il Vefcouo àV erona non volle mai mettere que’difegni in op*

ra. la donc il Velcouo sdegnato gli fece fare a Francefeo detto il Moro.coftuj

era d’openione . nein ciofidifeoftaua dai vero , che il vernicarcle tauolcJc

guaftalTe,clefaceflepiu tofto,che non farieno,diuenir vecchie: e per ciò ado

pcraua,lauorando la vernice negli feurije certi olii purgati . e cofi fu il primo

che in Verona faceffebene i paefi,perche Tene vede in quella citta di Tua ma-
no,chefono belliffimi. finalmente, eflendo Giouanfrancefeodi 7^. anni, fi

mori come buon chriftiano , lalciando aliai bene agiati i nipoti, e Giouanni

Caroti fuo fratello, iIquale,eirendo fiato vn tempo à Vinezia, dopo hauere

aitefo all’arte lotto di lui, fe n’era apnnto tornato à Verona quando Giouan
francefeo pafsò all’altra vira : e cefi fi trouò con i nipoti à vedere le cofe che

loro rimafero deH’arte, fra le quali trouarono vn ritratto d’vn vecchio arma

to.beniffimo fatto,e colorito, ilquale fu la miglior cofa, che mai fnfle ueduia

di mano diGiouahfràncelco, 6c coli vn quadretto, dentroui vn depoftodi

croce,che fu donato al Signor Spitech,huomo di grande autorità apprello al

Redi Pollonia,ilquale allora era venuto àcern bagni , che fono in lui Vero-

nefe. fu lepolro Giouanfrancelco nella lua capella di san Niccolo nella Ma-
donna dell’Organo,che egli haueua delle fuc pitture adornata.

Giouanni Caroti fratello del detto GiDuanfrancefeo ,le bene leguitò la ma
nìeradel fratello , egli nondimeno efercitò la pittura con manco reputazio-

ne . dipinlc coft ji la fadetra cauola della capella di san Niccolo,doue è la Ma
donna fopra le ouuole,eda ballo tece il luo ritratto di naturale,e quello del-

la Placidafua moglie, feccanco nella chiefa di san Bartolomeo, airaltarc de-

gli Schioppi , alcune figurette di sante , evi fece il ritrato di Madonna Laura

delli Schioppi , che fece fare quella capella , e laqualc fu non meno perle fuc

virtù, che per le bellezze celebrata molto da gli fcrittori di que’ tempi .fece

anco Giouanni acanto al Duomo in san Giouanniin fonte,in vna tauoletta

piccola vn san Mariiho,efcce il ritratto di MeflerMarcantoninodellaTorre

quando era giouane, ilquale riulci poi perfonalitteraraj & hebbepubliche

letture in Padoua,& in Fauia,& cofi anco Mdfer Giulio , lequali tefte fono

in V erona appreffo degl’heredi loro . al priore di san Giorgio dipinfe vn qua
dro dVna Noftra Dór a,che come buona pittura,è fiato poi Icmprc , e fta nel

la camera de’priori. in vn quadro dipinfe la trasformazione d’Ateone inccr

uio,per Brunetto Maeftrod’Organi, ilquale la donò poi à Girolamo Cico-

gna eccellente ricamatorc,& ingegniere delVefeouo Ghiberii,& hoggi l'ha

Mcfier Vincenzio Cicogna fuo figliuolo, difegno Giouanni tutte Icpiante

dcH’an ticaglie di Verona,egl’archi trionfali.eil Co!olleo,riuifte dai faìconct

to architettore Veronefe, per adornarne il libro dell’antichità di Verona, '1

quale haueaferitte, & canate da quelle proprie keficr Torello Saraina, che

poittiifein ftampa il detto bbroj-ctie da Giouanni Caroto mifumandatqà
Boi ogna,doue io allora faceuaTopera del refettorio di san :iichele in Eolco,

inCcme col ritratto del Reuerendo Padredon Cipriano da Verona, thè d-.ic
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folce fu gnale de’Monaci di mote Olmeto,accio io mene leruini,comcfcci,ia

vna di cjaelle cauole , ilquale ritratto mandatomi da Giouanni èhoggiinca

fa mia in Fiorenza,con altre pit.di mano di diuerfi macftri. Giouannifinal-

mente d’anni fellanta in circa, cflendo vinato lenza figliuolij& lenza anibi-

tiene,& con buone facultajfi mori,eflendo molto lieto, p vedere alcunifuoi

difccpoliin buona reputazione, CIO è AnfelmoCanneii, ePaulo Veronefe,

che hoggilauora in Vinezia,&ètenuto buonmaeftro. Anfclmo halauora

lo molte opere àolio,& in frefco,e particolarmente alia Soranzain fulTelI-

no , & à Caftel Franco nel palazzo de’ Soranzi, & in altri molti luoghi, e pia

che altrouein Vicenza . raaper tornare à Giouanni.fu Icpolto in santa Maria

dell’OrganOjdoue haueua dipinto di fua mano la capelia.

Prancefeo Torbido,detto il Moro pittore Veronefe imparo i ptimipric-

cipii dell’arte efiedo ancor giouinetto,da Giorgione da Caftei Franco, iiqua

le immite poilempre nel colorito, cnella morbidezza, ma elIendoilMoro

«ponto in iull’acquiftare,venmo à parole con non io chijlp conciò di manie

ra,che fu forzato partirfi di Vinezia,e tornare àVerona • doue difmellalapit

turasperelleie alquanto manefcOiC praticare con giouani nobili, fi come co-

iucche ei adi bonilfìme creanze, ftettc lenza elTercitarlv vn tempo, e coll pra

ticando.fragl’altri con i Conti Sanbonifazii ,& Conti giudi, hmiplielllu-

ftridi Verona,!! fcce'tanto loro domeftico, che non folo habuaualccafeio-

rojCome le in quelle Kiflenaioj ma non andò molto, cheil Con te Zcnoello

Giuftigh diede vna (uanaruralchgliuola per moglie, dadogli nelk proprie

cale vn’appararoenco comrr.odo,per iui,pcr la mogiie,e per i hgli,chegli nac

quero. dicono,the Ftancefeo ftando a i lèruigi di que’signon
j
portauasem-

preil Lapis nella fcarfella, in ogni luogo doue andana, pucchchhauellc

agiOjdipignea qualche tcfta,o altro lopra le mura, perche il detto ConteZe

nouellojvedeiidoio tanto inclinato alla pittura,alleggeritolo dahri negozii,

fece come gentrolò signore, ch’egli fi diede tutto allarre, e perche egli fiera

poco mcnOjche feordato ogni cola, fi mile , col fauor’di detto signore, lotto

Liberale allora famolo dipintore, eminiaiote.ecofinon lalciando mai di

praticare col maeftro, andò tanto di giornoingiorno acquiftando ^che noa

l'olo fi rifucgliarono in lui le cofe dimenticate, ma n’hebbc in poco tempo ac

quiftate tanto deiraltrequante ballarono à farlo valeni’huomo. macheti ve

rojchcfe bene tenne fenipre la maniera di Liberale, immito nondimenonel

laraorbiderza,&coloritesfum.ito Giorgione fuo priraoprecetcore, paren-

dcgli,chele cofe di Liberale,buonep altro, hauelìero un poco del lecco. Li

beraleadunque.hauendo conofeiuto il bello rpiritodiFrancercu,glipolc

tanto amore,che venendo a morte lolafcio herededcl tutto, el’araòlemprc

come figliuolore coli morto Liberale,e rimalo Francelco ncll’auiamentOjfc

ce molte cofejche fono per lecafe priuate. ma quelle che lopra raltremetita

no elTcrecomendatCjefono in Verona, fono piimieramen tela capella mag-

giore del Duomo, colorita a frelco . nella uoìta dellaquale fonoin quattro

gran quadri jiaNatiuira della Madonna, la prelèntazionc al tempio. &in

quello di inezzo,che pare,chesfondi,fono tré Angeli in aria, che fcortanoil

l’infujC tengono vna corona di fteile
,
per coronar la Madonnalaqualcèj^
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ttclUNicchIa,accompagna£ada molti Angeli mentre èafstincaìn ciclo, egl’

Apoftoliin diaerfe maniere,e attitudini guardano in fu. iquali Apoftoli io-

no figure il doppio piu,che il naturale.e tutte quelle pitture furono fatte dai

Morocoldifegnodi Giulio Romano, come volle il VeicouoGiouanMat*
to Giberti ,

che fece far queft’opera , Se fo come fi è detto amicillìmo del det-

to Giulio.appreflo dipinfe il Moro la facciata della cafà de’ManuelÌi>fondata

iopralaipaila del potè nuouo: e la facciata di Torello Seraina dottore, ilqiu

le fece il iòpradetto libro dellantichitàdi Verona. Nel Friuli dipinfe iìmilmc

tcafrefto la capella maggiore della Badia di Rofazzo per loVefeouo Giouan

Matteo,che rhaueuain coraenda,e riedificò,come signor dabene , e ucraine

terelligiofo, effendo llataempiamencelarciata,comelepiu fi ritrouano eile

re,in touina da chi auantì a luii’haucua tenuta in comcnda,&attefo a trarne

rcQcrace, fcaza {pendere vn picciolo in ieruigio di Dio , e della chiefa . a olio

poi dipinfe il Moro in Verona,& Vinezia molte cofe. & in santa Maria in Or
gano fece nella facciata prima le figure,che ai fono a frefeo. eccetto l’Angelo

Michele,& l’Angiolo Raffaello , che fono di mano di raulo Cauazzuola , Sc

àolio fece la cauola della detta capella , douc nella figura d’un san Iacopo ri-

trafle mefler Iacopo Fon tani,che la fece face, oltre la Noftra Donna ,& altre

bclliflime figure, e fopra la detta taiiola in vn femicirculo grande quan to il

fòro della capella, feccia trasfigurazione del signore, e gl’A po.fioh à baflo ,

che furono tenute delle migliori figuce,che mai facefle. in santa Eufemia al-

la capella de’Bombardieri fece in vaa rauolasanta Barbara in aria,e nel mez-

zore da balfo vn san to Antonio con la mano alla barba , che è vna belliffima

ieita,edall altro laro vn san t\.occo fjmilmcnte tenuto bonifiìma figura, on
de meri tamcDie e tenuta quell opera,per iauorata con cflrema diligenza, &
vnioae di colori, nella Madonna UclIaScala aii’alrare della sanuficazione fe-

ce vn sanBafliano in vn quadro,à concorrenza di Paulo Cauazzuola, che in

vn’aitfo fece vn san Rocco, e dopo fece vna tauola . che fu porcata à B.igoii-

no, terra nelle montagne di Brefcia. fece il Moro moli titt atti, enei vero le

fueteflefonobellcàmarauiglia,emoltofomiglianocoioro,pcr cui fon fac

te. in Veruna ricraileil Conte prancefeo san Bonifazio , detto per ia gcandez

zadelcorpo,iIContelungo:&vnode’franchi,chefu vna celta ftupenda. ri

traile anco mefier Girolamo V erita , mapcrche il Moroera anzi luugo nelle

fue cofe,cheno, quello fi rimafeimperfetto.ma nondimeno coli imperfetto

c appcelìóifigliuoli diquel buon signorc.riiralleancooltre molti alrri,

Monlìgnor de’Mactini Viniziano Caualierdi Rodi ;& al medefimo vende
vna tedamarauigliofa per bellezza, Se bontà, laquale haueua fatta molti an-

ni pcicna,pcr ritratto dVn gétil’huomo Viniziano, figliuolo d’uno allora Ca
piuQoia Verona. laquale tefta,per auarizia di colui,che mai non ia pagò, fi

limafcin mano del Moro,che n’accomodò detto MonCgnor Martini, iiqualc

fece quello del Viniziano mutare in habico di pecoraio,ò paftore, laquale tc

lla,che ccofi rara,come qual fi voglia , vfcicada altro arteficeic hoggi io cafà

gl’hcredi di detto Monfignore,tenuta,e meritamcncc,io fomma venerazio-

ne. ritraflc in VineziaMellct Aleil’andro Contarino, procuratore di s. Mar
co,c pcoucdicore deh’armata: e Meller Michele san Michele, per vn fuo ca-

liamo amico,che portò quel ritratto ad Oruieto.'ec vn alrro fi dice,chc ne fc
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ce del medefimo meder Michele Architetto chee bora apprelTò mefferPaa

10 RarauGo figliuolo di mcflerGiouambatifta.ritrafleil Fracaftoro celebra

tifsimo poctàadinftanzadi Monfignor Gibcrti,che lo mandò alcionio, il

quale lo pofe nel iuo Mufeo. fece il Moro molte altre core,dcllc quali non ac

cadefar menzione, come che tutte fieno digniflìnic di memoria, per cflcrc

ftato coll diligete coloritore quanto altro,che viueflcà tempi fuoi,& perfca*

uere meflo nelle Tue opere molto tempo, efatica. anzi tanta diligenza eram

lui, come fi vede anco tal’ora in altri , che piu torto gli daua biafiino. attclo,

che tutte Topere acceccàua,e da ognuno l’arra,
e poi lefiniua quando Diovo

Icua. efecofi fece in giouanczza,pcnfi ognihuomo qut ilo ,chedouciie lare

ncgrvirimianni>quando alla lua naturai tardità,s’aggi linfe quella, che por-

ta ieco la vecchiezza, per Io quale fuo modo di fare , hebbespelTo con molti

degrimpaccii& dtlle noiepiù che volato non harebbe. onde mofiofi à coni

pallionedilui mefier Michèle san Michele, fc lo tirò in cafain Vinezia ,elo

trattò come amico,e uirtuofò.finaimen te richiamato il Moro da i Conti Già

Ili, fuoi vecchi padroni in,Verona fi moriapprcfso di loro nei bellillìmi pa-

lazzi di santa Maria in Stella, e fu fepolto nella chicla di quella villa,eiscndo

accompagnato da tutti quegli amoreuolifiìmi signori alla fepolcnra; anzi ri-

porto dalle loro proprie mani con affezzione incredibile, amasidolocflì co-

me padre, fi come quelli,che tutti erano nati,ecrefciuti, mentre checglilla-

ua in cala loro, fu il Moro nella lua giouanezza dcftro,€ valorolò delia pedo

na,e maneggio bcniflìnio ogni forte d’arme, fu fedelillimo agl’amici, &pa-

troni luci, &hebbespiritom tutte le fue anioni, hebbe amici particolari

mefler Michele san Michele Architetto, il Danele da Carrara scultore eccel

lentCjSc il molto Reuerendo,e dotriflimofi’a Marco de’Medici , ilquale ciopoi

fuoi lludii andaua fpelsoà ftarfi col Moro,per vederlo lauorare, e ragionarle

co amicheuoImente,pcr ricrear l’ahimo,quando era ftracco negli rtudi-fiidi

iccpolo,& genero del Moro(hauendocgli hauuto duefigliuoIc)Battiftad’A

gnolojche fu poi detto Batiifta del Moro, ilquale, le benehebbe che fare vn

pezzo,pcrl‘heredifa,che gli lafciò molto inrrigata il Moro,balauoratonon

dimeno molte cofe, che non fono fenon ragioneuoli . in Vcronaha fatto vn

san Giouambatirta,nella chiefa delle Monache di san Giufeppo : & afrel«7

in santa Eufemia nel tramezzo fopra l’altare di san Paulo
,
rhiftoria di quel

santo,quandoconuertitodaChrifto,s’apprclentaad Anania, ìaqualc ope-

ra fe ben fece, eflendo giouinetto e molto lodata . a i signori Conti Canoffi

dipinfedue camere, ctivnafaladuefregi di battaglie molto belli, e lodati da

ognuno .in Vinezia dipinle la facciata d’vna cala vicina al Carmine,nó mol

to grande, ma ben molto lodata tdoue fece vna Vinezia coronata, elcdcnte

lopravn Lione, ìnfognadi quella Rcpublica. Camillo Triullanodipinfcla

facciata della fua cafa à Murano, inlìeme con Marco fuo figliuolo dipiofe

11 cortile di dentro,d’hiftorie di chiaro feuro bcllilTìme . & à concorrenzadi

-Paulo Veronefe dipinfe nella medefima cala vn cameronc, cheriufei tanto

bello, che gl’acquirto molto honorc , c vtile . ha lauorato il medefimo molte

cole di Miniotócvltimdmentein vna carta bellilsimavn santo Eurtachio,

che adora Chrifto,appari togli fra le cornad’vna Ccruiajc due cani apprcllo

che non pollono cflcrepiu belli ; oltre vn pacle pieno d’alberi , che andando
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'iin piano aloncaRa(iofi,e diminuendo, e colàrarif&ma. que/la carta è Hata

odata (bmmamentc d? infiniti , che Thanno veduta , c particolarmente dal

DancTcda Carrara,che la vide trouandofi inVcrona à merterin opera la et

pclladc’signovi Fregofi,che è cola rarifiìma, fra quante ne fieno hoggi di ia

Italia, il Dancle adunquc,ueduca quella carta, rcllò ftupclàcto pcrla.lua bel

lczza,c perluafe al fopradetto fra Marco dc’Medicifuo antico,e fingolarcami

cOjcheper cofa del mondo non fela lafciafie vlcir di mano
,
per metterla fra

Falere lue cole rare,cheha in luttcleprofeffioni. perché hauendo intcfoBat

{iila,chei! detto padren’haueuadifiderio, per la fiella amicizia, iaquale la-

pea,che haucua con il fuo fiioccro tenu ta»glic le diede,e quali lo sforzò, pre

fcntc il Danclc,ad accettarla, ma nondimeno gli fu di pari cortefia quel buó

padre non ingrato, ma perche il detto Batti fta,e Marco fuo figliuolo fono vi

ui,c tutta uta vanno operando , non fi dira altro di loro alprelenie.

Hcbbe il Morovn altro dilcepolo .chiamato Orlando Fiacco, ilquale c riu

feito buon macftro,e molto praticom far ritratti,comefi uedeìn molti, che

n’ha fatti belliinmi,e molto fìmilial nacurale.ritrafiei! Cardinal Caraffa nel

fuo ritorno di Germania, ciò rubo àlumc di totchimentre.chenel velco-

uadodi Vercnacenauatefn tanto limile al verOjche no fi irebbe potuto mi
gltotare. ritraile aDCO,e molto yiuamentc,ii Cardinal Lorena quando vene

tìodalcoaciliodìTrentopalTo perYeronanel ritornarli a Roma :& colili

due Vefcouì Lippomani di Verona, Luigi il zio,&Agolhno il nipote,iquaU

ha bora in vn fuo camerino il Conte Giouambatifta dcllaTorre.titrafie mef
fer Adamo FumaniCanonÌco,egentil'huomoliteracUiìmodiyeroDa,mcl-

fcr Vincenzio de’Medici da Verona, e Madonna Ifottafua conforte in figu-

ra disanraHeleDa;e melTer Niccolo lor nipote, parimente ha ritratto il Con
te Antonio della TorrCjdConte Girolamo CanoflÌ,&il Conte Lodouico,&

il Conte PaulofuoifratellijC il signor AftorBaglioni Capitanogencraledi

tutta lacauallerialeggieradi Viue2Ìa,&goucinatoredi Verona,armato d’ar

mcbianche,e bclliflimo,& la fila conlorte,Ia signora Gineura Ssluiati.fimil

mente il Palladio Architetto rariirimo,& molti altri, c tutta uia ua feguitaa

do,per farli ver amente vn’Orlando nell'arte della pitturarcele fu quel pri-

mo gran Paladino di Francia,

Vita diJrmceJco JidonJ^noripittore Veronep.

^ Sscndofi lempre in Verona dopo la morte di fra locondo dato

ftraordinariamente opera al dilegno, vi fono d’ogni tempo fio

riti huomini eccellenti nella pittura,c ncll’Archiietiura,come

oltre quellojche fiè veduto adietro , fi vedrà bora Beile vite di

Francefeo Monfignori,di Domenico Moroni jcFricefco fuo

figliuoIojdiPaulo CauazzuoIa,di Falconetto Architettorei c ultimamenic

di FrancelcOjC Girolamo miniatori.

Francc{coMonfignotiadunque,figliuolo d’Alberto, nacque in Verona
Fanno 1455 ecrelciuto che fu, dal padre ilquale fi era lempre dilettato della

futura,le bene non i’haueua efcrcitata fe non per luo piaccre,fu con Ggliaio

KK i
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a dar’opcra al dilegno, perche andato a Mancoa a trouarc il Mantegtiajclie

allora! quella citta lauoraua, fi affaticò di manicra,fpinto dalia fama dclfuo

prccettore,chenotvparsò molto,cheFiance{co,fecondo MarcheredìMao-

toa,dilettandoli oltre modo della pittura,lo tirò appreflo di fcjgh diede hn«

fio 1487. vnacafaper ruohabitareinMantoaj& allegnò prouilionehonora-

ta. de i quali benefizi! non fu Francefeo ingrato
,
perche ferui femprc quelsi

gnorc,con forama fedeltà,& amoreuolezza, onde fu piu Tun giorno,chel’al

tro amato da lui,e beneficato , in tanto che non fapeua ufeir delia citta ilwar

chefe,fcnzahauere Francefeo dietro, c fu fentito dire vnavolra,chefrance-

fcogli era tanto grato quanto lo fiato proprio, dipinfe coftui molte cofcaql

signore nei palazzo di san Sébafiiano in Manica: & fuori nel Caftcl di Con

2agha,enelbe!Iifiìmo palazzo di Marmi ro!o . & in quello hauendo, dopo

molte altre infinite pitture,dipinto Francefeo l’anno 1499. alcuni trionfi,

c

molti ritratti di gencil huomini della corte,gli donò il Marchele,la vigilia di

Natale,nel qùalgiorno diede fine àquell’opcre,vna pofiellìonedi cento ca-

pi fui Mancoano.in luogo detto la Marzo tra, con cala da signore,giardino,

praterie,& altri commodi belliffimi. a coftui,cfiendoeccel)entirsiir.o nel ri-

trarre di naturale,fece farei! Marchefe molti ri tratti, di le ftefio,de’figliooli,

e d’altri molti signoridi cafa Gcczaga,iquali furono mandati infratid2,&

in Germania a donareàdiuerh Principi.& in Man toa ne fono ancora molti

come èil ritratto di Federigo fiarbarofià Imperador’. del Barbarigo Decedi

Vinezia , di Francefeo Sforza Duca di Milano , diMafsimiliano Ducaptu di

Milano,chcmoriinFrancia .diMafsimiliano Imperadore: del Signor Her-

cole Gonzaga,chefu poi Cardinale,del Duca FedcrigoluóffatclIo,eHendo

gio uin etto: del Signor Giouanfrancefeo Gonzaga,di m ellcr A ndreananic-

gna pittorc,e di molti altri,de'quali fi lerbò copia Francefeo in cane dichia-

ro icuro,Ie quali fono hoggi in Mantoa apprefio gl’heredi fuoi . nella qua! cit

ta fece in san Francelco de’Zoccholan ti, Ibpra il pulpito,san Lodouico.csaa

Bernardino,che tengono in vn cerchio grande, vn Nomedi Giclu. enei re-

fettorio di detti frati,è in vn quadro di tela grande quanto la facciarada capo

il Saluatore in mezzo a i dodici Apofìoli in prolpettiUajche fon bellifsimi,ct

fetti con molte confiderazioni: infra i quali e Giuda traditore con vilo tutto

dilFcrétedagl’altrì,& co attitudine ftranaregl altri turti interi a Giclu,chepat

la!oro,cfsédo vicino alia fuapalsione.dalla parte deftra di quefi’opaèvnsan

Frane, giade quato il naturale, che èfigura bellis.echerapprclenranel vifo

la santimonia fiefla,eqlla,che fu propria di qifantifsimo huomo.ilqualesa-

to preléta àChrifto il Marchefe Francefeo, chcgli è a piedi inginocchioni ri-

tratto di naturale c6 v n saio lugo,fecódo luto di q’tempi , faldato e crcfpo, &
co ricami a croci biachejcfTendo forfè egli allora Capitano deTiniziani. aua

li al Marchefe detto è ritratto il fuo primogenito,che fu poi il Duca Federigo

allora fanciullo bellis. co le mani giure, dairalcraparre è dipinto vn s.Bernac

dine limile in bota alla figura di s.Frac. ilqualc fimilméte prefen ta a Chrifto

il Cardinale Sigismodo Gòzaga, fratello di detto Marchefe,in habito di Car-

dinale,e ritratto anch’egli da! naturale,col rocchctto,epoftogÌEOCchioni;55

innàziadetro Cardinale,che è bellis. figura,c ritrattala S.Leonor3,fig!iadcl

detto Marchefe allora giouinetta, che fu poi Duchefla d'Ytbino .
laquale epa
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tutta è tenuta dai pia ec. pittori cola marauigliofa*. dipinreil medefimo vnà
tauolad’vns.ScbaftianOjChepoi-ftiraeflaailaMac^. deHegraziefuordi Maa
toa'&inqfta pofeogni cftrema diligéra^c vi ritraile molte cofe dal naturale,

dicefi,che andado il iVlarchelc à vedere lauorare Frane, mitre faccua qft’opa

(come spello era vlato di fare)che gli diffe; Frane. c’É vuole in hreqfto santo

pigliare l’circmpio da vn bel corpo, a che rifpondendo Frana io vo immitaa

do vn fachino,di bella plona,ilqual lego amio modo per fare l’opera natura

le,foggiunleil Marchefe.ie membra di quello tuo santo non fomigliano il ve

ro, perche non moflxano elìère tirate per forza , ne quel timore , cheli deue

itnaginareitivn’huomo Iegato,elaettato:madouetu uogUamidailcuoredi
moftrarci qllo che tu dei fare

, p copimeto di qfta fìgura.anzi ve neprego Sig,

dille Fra.& egli,come tu babbi quid tuo fachino legato,fammi chiamare,6é

io ci moftreto qllo,che tu dei fare, quado dunq; hebbe il Icguéte giorno lega

to Frane, il fachino in qlla maniera, che lo volle,fece chiamare fegretamitc il

Marchele,n6 però lapido qllo,che hauefle m animo di fare, il Marcheledun
que vfeito d’una rtaza,tu tto infutiaro co vna Balellra carica , corfe alla volta

del fachino,gridàdo ad alia voce,traditore tu fo morto , io t’ho pur colto do-’

ue io voleua,5«: altre limili parole, lequali vdido il caftiùello fachino,e rene»

dofi morto,nel volere rópere le funi c6 le quale era legato,neiraggrauarli lo

praqlle,e tutto elTetido sbigottito,rapprefentò veramentevno-, che hauellc

ad cll'ere saettato,moftrado nel vilo il nmore,& l’horrore della morte,neile

mibra ftiracchiate,e ftorte,per cercar’ di fuggireil pericolo . ciò fatto dilfe il

Marchefe à Frane, eccolo acconcio come ha da ftare.il rimanete farai p te me
detìmo.ilche tutto faauedo qfto piriorcc5fiderato,fece la fua figura di quella

miglior pfezzione,che fi può imaginare. dipinfe Frane, oltre moke altre co-

fe,nel palazzo di Gonzaga la creazione de primi Sig. di Man eoa , e le gioftre,

che fiitonofarte in filila piazza di s. riero,Ìaquaiehaquiuiin profpettiua.ha

uendoilgranTurchOjpervnfuo huomo mandato a prefentare al Macbefo

vn bellilsimo cane,Yn’arco,& vn Turcallo, il Marchelé lece ritrarre nel det-

to palazzo di Gonzaga il cane,il Turcho,che ì’haucua códotto- c l’akre cofe

.

^cio fotto volldo vedere fé il cane dipinto vetamenre fomighaaa, fece códur

ic vno de’fuoi cani di corte nimicilsimo al cane Turchojla douecra ildipin

to,lcpravnbalàmltofinrodi pìetra.quiui dunque giunto il viuo,tofto che

uide 3ldìpinto,non altrimcn tinche le uino fiato fuft'e,e quello ftefTò,che odia

uaa morte, fi lanciò con tato impeto , sforzando chilo ieneua,p adentarlo:

chcpercofloilcapo nei muro tutto felo ruppe, fi raccóta ancora da perlbne,

chehironoprefènti,chehauldo Benedetto Baróinipotedi Frac.vn quadret

todiluamano,pocomaggioredi i. palmi, neiquale edipica vna Mad.à olio

dal petto in fu quali quàto il natarale,&in caio abaflo il puciino,dalla Ipalla

in lo,che co vn braccio ftefo in alto fta in arto di carezzare la madrejfi raceon

ta dico, che quando era l’Imperatore padronedi Verona, cllendo in quella

citta don Alonlo di Caftiglia.&Alsrcone fomcfilsimo Capitano, per fua

MacftàjC per lo Re Catolico, che quelli signori, cficndo ir cala del Conte

Lodouico da Sello Veroncle diftpro haueregran dìfideriodi ueder quello

: perche, mandato perdio, fi fiauanovnalcra contlplan^loa
buó

k amirando i’artificio deli’ opera ,
qu=r.do la Signora

quadro

lume

,
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moglie del Cote,andò doue erao que’signori,có vnodcTuo figliuoli,ilquale

haucuainmano vno di quegli vcceIUverdi,cheà Verona fi chiamanoTcrri

si,perchcfaDnoiI nido in terra,efi auezzanoal pugno come gli fparuicri,

aucnncadunque,ftando cilacogl al irià contemplare il quadro,che qucllVc

cello,veduto il pugno,& il braccio diftefo del bambino dipinto , volò perlài

tatui (opta : manon fi elTcndo potuto attaccate alia tauola dipìnta , e perciò

caduto in terra,tornò due volte,per pofarfi in lui pugno del detto bambioo

dipinio,non altrimcntijche le filile fiato vn di que’puttiviui jchclèlotcDe-

uanolèmprc inpugno, di che fiupefaici qae’signori,voUono pagar quel qua

dro à Benedetto gran prezzo,perche lo delle loro: ma non fu polllbilc per m
una guifacanarglielo di mano, non molto dopo, elTcndo imedelinii dietro

à irglielo rubar’ vn di di san Biagio in san Nazzaro à vnafcfta,perchcnefu

fatto aucrtito il padronc,non riulci loro il difegno. dipinfe Francefeo in san

Polo di Verona vna tauola à guazzo, che è molto bclia, & vn’ahra in san Ber

nardino , allacapella de’ Bandi bellifsima . in Mantoa lauorò per Verona in

vna tauola che è alla capeIla,doue clepolto san Biagio,neIla chiefa disanNa

zarodc’Monaci nerijduebelliffimi nudi, & vna Madonna in aria col figliuo

lo in braccio,& alcuni Angeli,ch^lono marau igliofe figure, fu Francelcodi

«anta vita,c nimico d’ogni vizio,in tanto,che non volle mai non chcal ero,di

pignercoperelalciue>ancor che dal Marchefe ne filile molte volte pregato, c

fimilià lui furono in bontà i fratelli,come fi dira àfuo luogo, finalmente Fra

ccfcojcllendo vecchio,e patendo d’otina-con licenza del Marchcfc,e per có-

figlio di medici andò con la moglie , Se con leruitori à pigliar l’acqua de’ba-

gni di Caidero lui Vcronele: la doue,hauendo vn giorno prefa l’acqua, fi la-

feio uincere dal fonno,e dormi alquàto,hauendolo in ciò
,
per compalEonc

compiaciuto la moglie; onde fopraueniitagh,mediancc detto dorn»re,chcè

pcftifero a chi piglia quell’acqua,vna gran frbre,fini il corlo della vitaaduc

di di Luglio i5i?.iÌchecfIendofignificato al Marchclc,ordinò Cubito,pet va

corriere,cheil corpo di Francefeo falle portato a Man toa,&cofi hi fatto,qui

fi contra la volontà de’ Vcronefi . doue fu honoratilTìmamcnie fotterratoin

Man:oa,nelIalepoltura della compagnia segrctain san Francelco.vifieFran

celcoanni ^4. &vn fuoritratto, che ha raeflet Fermo, fu fatto quando era

d’anni anquanta. furono fatti in fua lode molti componimenti, & pianto

da chiunchc Io conobbe , come virtuolo , e santo huomo^che fu. hebbe per

moglie madóna FrancefcaGioachiniVcronefe, ma non hebbe figliuoli, il

maggiore di tre fiaielh, che egli hebbe , fu chiamato Monfignore, eperchc

era perlonadi belle lettere,hebbe in Mantoa uffizii dal Marchefe, di buon:

rendite,per amordi Francefeo.cofiui vific ottanta anni,elafciò figliuoli,che

tengono in Mantoa viua la famiglia de’Monfignori. l’altro fratello di Frsncc-

Icoiicbbc nome al secolo Girolamo,efrai Zoccolati di san Fràcefeofra Che

rubino,e fii beililfimo rcnttorc,c miniatorc.il terzo,che fu frate di san Dome
nico,oireruante,e chiamato fra Girolamo,voIle per humilrà elFcr conuerfo,

& fu non pur’disanra,c buona vica,ma anco ragioncnole dipintore,comcll

vede nel conuento di san Domenico in Mantoa,doue,oltreairalcre cole, fe-

ce nel refettorio vn beJiifsimocenacolo.elapalIìonedcISignore, cheper la

morte lua rimale imperfetta, dipinlc il medefimo quel beililfimo Ccnacolq
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chcèncirifettorio dc’monaci di sanBenede{to>neÌIaricchiflima Badia, che

hanno in fui Mantoano.isan Domenico fece l’altare dei Ro(àio:& in Vero-

na nel conucntodi sanca Naftafiafcceafrelco vna Madonna, san Remigio
Vcrcouo,esantaNaftafia,nel fecondo chioftro.'clopra la feconda porta del

Martcllojin vn’archctro vna Madonna, san Domcnico,e san Toramafo d’A
quino,e tutti di pratica . fu fra Girolamo pcrtona fempliciflìma, e tutto alie-

no dalle cofe del raondo.c ftandof in villa à vn poderedel conuento,per fog

gireogni fticpiro,& inquiemdine,ceneua i dan 3ri,chegrerano mandati del

] opere,de’quali fi feruiua à comperate colori,& al tre cofe,in vna fcatola fen

za coperchio appiccata al paloijnel mezzo della fua camera, di maniera , che

ognuno, che volca, porca pigliarne . e per non fi hauere à pigliar noiaogni

giorno di quello, che hauefle à magiare,coceua il lunedi vn caldaio di fagiuc»

li,per tu tra la fcitimana. venendo poi la pelle in Mantoa,& efiendo gl’infer

mi abbandonati da ognuno,come fi fa in fimili cafi .fra Girolamo, non da al

tro moflojche da fommacharita,non abbandonò mai i poucri padri ammor
batijanzi con le proprie mani gli (erui lempre:6c cefi , non curando di perde

re la vita per amore di Dio, s’infettò di quel male,e mori di fefianta anni , co

dolore di chiiinchelo conobbe, ma tornando à Franccko Monfignori , egli

rirraiTe,ilche mi fiera di fopra{cordato,il Conte Hercole Giufti Veronele,

grande di naturale con vna Roba d oro indofio , come coftumaua di porta-

re, cheèbellillimoritrattojcomefipuovcdere incafail Conte Giulio fuo

figliuolo.

Domenico Moroni,ilquaIenacquein Vcronacirca l’anno 1450. imparò

l’arte della pittura da alcuni,che furono dilcepoli di Stefano,edalÌ’opere,che

egli vide,eritraficdcJ detto Stefano,di Iacopo Bellini,di Pifàno,& d’altri, c

per tacere molti quadrjjchcfeccjficondo l’ufo di que’tempi,che fono ne’mo
naftcrijC nelle caie di priuari,dico ch’egli dipife à chiaro feuro di terreita ver

de,la facciata d’una caia della comunità di Verona fopra la piazza detta de’Si

gnorijdoue fi veggiono molte fi:egiature,& hiflorieantichc,con figure,e ha

Siti de’tempi adietro molto bene accomodati . ma il meglio, che fi veggia di

man di coftui èin san Bernardino il Chrifto menato alla croce,con rooldtu-

dinedi gente, e di caualli,che enei muro (opra la capelladel monte della pie-

tà,doue fece Liberale la tauola del depofto con quegl’Angeli, che piangono,

al racdefimofece dipignereden tro,c fuori la capella.che è vicina aqfla cò rie

chezza d’oro,e molta fpefa,m. Niccolo de’Mcdici Caualiere,ilquale era in q
tempi {limato il maggior ricco di Veronaj& ilquale fpefe molti danari in al

tre opere pie,fi come quello,che era à do da natura inclinato
.
quello gentil*

huomojdopo haucr molti monafterii,€chiefe edificato,ne lafoiato qnafi luo

go in quella citta,oue non facefie qualche fegnalata fpefkin honorc di'Dio,

fi eleffc la fopradc tta capella per fua fepoltura: negl’ornamen ti della qualefi

lerui di Domenico allora piu fàmofo d’altro pittorein quella citta, eficndo

Liberale a Siena. Domenico adunque dipinfe nella pane di dentro di que-
lla capella, Miracoli di santo Antonio da Padoa,a cui èdedicata , e ui ritraflc

il detto Caualicrc in vn vecchio rafo col capo bianco, &fenza berretta, con

velie lunga d'oro,come coftumauano di portare i Caualicri in que’tempi . la

quale
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quale opera
,
per cola infrelco è molto ben dilegnata,c condotta . ndia volti

poi di fuori,che è tutta meda à oro,dipinfc in certi tondi i quattro Euangelw

ifi. e ne 1 piìaftri dentro,c fuori fece varie. figure di santii e ffal'alttcsaataEli

iabctta del terzo ordine di san Franccfco,santaHelcna, esantaChatetina,

che fono figure inolro belle,e per dilegno, grazia , e colorito molto lodate,

queft’operadonquepuqfer fede della virtù di Domenico, e della raagnificé

za di quel Canahcte. mori Domenico molto vecchio, e fii lepolto in sati

Bernardino doue lono le dette-opeiedifuamano.

lalciado herede delle faculta, e della virtù fua. Fxanc.Morone luo figliuolo,il

quale hauendo i primi principi! dell’arte appagati dal padre, s’affaticò poi di

maniera, che in poco tempo riufci molto miglior maeltro , che il padre fiato

non eraj come l’opere,che fece a concorrenza di quelle del padre chiaramen

lencdimOftvano.dipinleadunqae Francefco fono l’opera di luopadreal-

l’altare del Monne nellachiefa detta di san Bernardino a olio le puriellc,clic

chiuggono la tauola di Liberale, nelle quali dallapartedi dentro feccin vna

laVergine,e nell’alrra san Giouan ni Euangelifta grandi quanto iljnaturale,

e bellimme,ne)le feccie,che piangono,ne i panni,e in tutte Taltcc parti, nel-

la medefima capelladipinfèabailb nella facciata del murojchcfa capo al tra

mezzo, il miracolo,che fece ;I Signore de i cinque pani,e due Pefcijchc sazia-

rono le turbe; doue fono moire figure belle, e molti ritratti dì naturale: ma

ibpratutteèlodato vn sanGiouanni£uapgeiifta,cheètutro {uehù,evclge

le reni in parte al popolo . appreflo fece neinftelTo luogo allato alla tauola,

ne i vani dei muro,laquaie è appoggiata vn san LodcuicoV efcouo,e{ratedi

5an Fracefco,6cun’altra figura, e nella volta in vn tondo,che fora, certe tcfic,

chefcortano .equefteopere tiitcefono molto lodate dai pittori Veronefi.

dipinfe nella medefima chie{a,£:a quella capella,e quella de’Medici,airaltarc

della Croce,doue lono tanti quadri di pi trura,vn quadro,cheé nel mezzo fo

pra tutcijdoueèChriftoin Croce,!a Madonna, e san Giouanni,cheè molto

bello. ,e dalla banda manca di detto altare, dipinfein vn’alcto quadro, chec

fopra quello dei Caro ta,il Signore,che lattai piedi agl’Apoftoli , che fianco

in varie attitudini . nella quale opera , dicono, che ritraile quello pittoreic

ftello in figura d’uno,che lerue à Chrifto a portar l’acqua ; lauoro Francefco

alla capella degl'Emilii nel Duomo vn san lacopo,e san Giouanni, chehan-

no in mezzo Chn{lo,chc porta la Croce : e fono queftedue figure di tata bel

lezza, e bontà quanto piu non fipuodifiderare.laiioròilmedefimo molte

coleà Lonicoin vna Badia de’monaci di Monte OUuetò , doueconcortooo

molti popoli a vnafigura delia MadÓna, chein quel luogo fa miracoli afiÒi.

cllendo poi Francefco amiciflimo,& come fratello di Girolamo da i libri,pit

tore,eminiatore,prerero a iauorare infieme le portelledegrOrgani di santa

Mariain Organo,de’fratidi monte Oliueto.in vna delle quali fece Franccf-

co nel difuori vn san Benedetto vclb'to di bianco, e san Giouanni Euangcli-

lla,c nel di dentro Daniello,&Ilaia profeti, con due Angioletti in aria, &il

campo rutto pieno di belhlsimi paefi.e dopo dipinfe l’Ancona dcirakarcdcl

laMuIccta,facendoui vnsan Piero,& vn san Giouanni, che fono poco piu

d’un braccio d’altezza^ma lauorati tanto bene,&con tanta diligenza, chepa

ionominiati.egrintaghdiqucft’operafeccfra Giouannida Vcronaraac*
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di Tarfitf,e d’intaglio, nelmedefimo luogo dipinfe Frane, nella Facciata

del coro due ftorie a freico, ciò è quando il Signore va (opra l’Afinain leru-

fa]cm,&quando fa orazione neirorto,douc fono indifparre le turbe armate,

cheguidate da Giuda,vanno a prenderlo, ma fopra tutte è bclliflima la fagrc

ftiain vojta,tuitadipintadal medefimojeccettoil santo Antonio battuto da

ìDcmoniijilqualeii dice elTcredi manodi Domenico Tuo padrc-inquertafa

greftia dunquejoltrc il Chtifto , che è nella volta,& alcuni Angioletti , che

feortano airinfuj fece nelle lunette diuerfi Papi, a due a due per Nicchia
,
in

habitopontificale,i quali fono ftatl dalla relHgionedisan Benedetto afluntt

al pontificato, intorno poi alla Sagreftia, fotte le dette lunette della volta , e

tirato vn ffegioalto quattro picdi,ediuifo in certi quadri, nei quali fono in

l’abito monaftico dipinti alcuni Imperatori,Re>Duchi,& altri Principi, che

lafdati gli ftati.eprincipati , che haueuano, fi fono fatti monaci . nellequale

figure ntrafleFrancefeo dal naturale molti de i monaci,che mentre ni lauo-

rò,habi tarono ò furono per palTaggio in quel raonafterio.e fra elli vi fono ri

tratti moiri nouizii,& altri monaci d’ogni forte , chefono bellilììme tefte , e

fatte con molta diligenza, e nel vero fu allora,per quefto ornamento quella

i.i piu bella Sagreftia che fu (Te in tutta Italia.perche,ol tre alla bellezza del va

fo ben proporzionato,e di ragioneuole grandezza,e le pit ture dette, chefo-

no belhiììime: vi è anco da bailo vna spalliera di banchi lauorati di Tarfie, e

din taglio con belle profpettiue;Cofi bene,che in que’tempi,efoiTeanchein

quelli noftri non fi vede gran facto.meglio. perciochefraGiouannida Vc-
rona,che fece quell opera,fu eccellentilsirao in qaeirarte,come fi dille nella

vita di Raffaclio da Vfb4noi& comune dimoftrano j oltre moire opere fatte

nei luoghi della fua relÌigione,quelle,che fono a Roma nel palazzo del Pa-

pa, quelle di Monte Oliuetodi Chiuluri infoi Sancfe,5c in altri luoghi, ma
qucliedi quella Sagreftia, fono di quante opere fece mai fra Gicuanni lenti

glion;percjochc fipuodìre,chequantone!l’altrev{nfegraI tri, tanto in que
ile auanzallcfè Hello, in tagliò fraGÌoaann!,per quefto luogo,ffa l’alt re cofe

vncandeliereaitopiudiquattordici piedi,perlo cero pasquale, tuttodì no
-ccconincrcdibiiediligenzatcndenon credo,che per colà limile fi polTavc-

-der meglio, ma tot nandoaFrancerco>dipinle nella medefiraachiefala tauo

la,cheè alla capeila dc’Conti Giu Ili, nellaquale foce la Madonna,^ saio Ago
(lino, csan Martino inhabiii pontificali .enelchioftro fece vn depofto di

Croce con le Marie,Sr altri santi,che per cole a frefcojn Verona fono mol-

lo loda te. nella Chiefa della Vettoriadipinlc la captila de’fumanelli, folto il

tramezzo,che lofticne il Cboro,fatto edifi.da m. Niccolo dc'Medici Caualie

re. enelchioftro vna «adonnaa frefeo edopo ritiallè di naturale meller

Antonio Furaanelli medico famofifsimo perl’opereda lai lentie in quella

profrlsione. fece anco a frefeo lopra vna calà,chcfi vede, quando fi cala il po
tcdclleNaui,perandar’asanPolo,aman manca,vna Madonnacon molti fa

ti,chcc:cnut3perdilegno,& per colorito opera moire bella, e in Brà, fopra

la cafadc’Sparuierjjdirimpetto alTorto de’frati di san Fermo, ne

altra limile . altre cofcafTai dipinfo Francelco,delle quali non accade far me
2ione,elìendofi dettele migliori: balla,che egli diede alle fue pitture, grazia,

dilègno,vnione,ecolorito vagOa&accefo quanto alcun’altro. vide Frane*-
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c 0 anni cinquantacinquc ,& moria di fcdici di Maggio 1519.6 fu fepohoii

(san Demenico accanto a suo padre; e vollecflerc portato alla fepohura velli

todafrate di san Francefco.fu perfona tanto dabenc,&cofirelligiofa>ecofta

mata,che mai s’vdi vfcirc di sua bocca paro]a,.chemenofQflè,chehoncftalii

difcepolo di FrancelcOjC Teppe molto piu che il maeftro»

P A V L o Cauazzuola Veronefe,iIquale fece molte opere in Vcronaidico

in Verona,perche in altro luogonon fi^a,chemailauoraffe,insanNa^^a•

r iodnogo de’Monaci neri in Verona dipinfe molte cole a fiefco,vicino a qcel

lediFrancefcofuo maeftro,che tutte fono andate per terranei rifarli quella

chiela dalla pia magnanimità del Reuerendo padre don Mauro Lonichino-

bile Veronefe,e Abbatedi quel Monafterio. dipinfe limilmentea frefcofo-

pra la cafa vecchia deTumanelH nella viadel Paradifo, la Sibilla, che mollra

adA ugufto il signor noftro in aria nelle braccia della madre, laquale opera,

per delle prime,clie Paulo faceflc,èaflai bella, alla capeliade’Foiuani in san-

ta Maiiain Organi dipinfe,purea frclco,due Angioli nel di fuori di dettata

pclla,cioèsanMichele^csan Raffaello, in santa Eufemia nella ftradajdouc

rifponde la capella dell’Angelo Raf&ello,fopra vna iìneftra , che dalumea

vn ripoftigliodellafcaladidetto AngeIo5dipinfequclIo,&: inlìemeccn elio

Tobiajguidatoda lui nel viaggio, cHcfu bellifiimaoperina. asan Bernardi-

no fece fopra la porta del Campanello vnsan Bernardino a frefeo invn tcn

do,enelmedefimo muro,piu a ba(To,fopral’vfcio d’vn confefsionario,pDt'

in vn tondo,vn san Francefco,cheèbello, e ben fatto fi come èanco il s. Ber

nardino . e quello èquanioailaiiofiVchefi fa Paulo hauer fatto ih frefeo. a

olio poi nella chiefa della Madonna della Scala, allaltare della SantiBcazio-

ne dipinfe in vn quadro vnsan Rocche à concorrenza del san Balliano,ciie

all’incontro dipinfe nelmedefimo luogo il Moro . ilqualesan Rocchoèvna

bclhffima figura. mainsan Bernardino e il meglio delle figure, che facefle

mai quello pittore, percioche tutti i quadri grandi, chefono ali'altaredella

Croce,intorno aH’Ancona principale fono di fua mano,eccetto qiiellodooe

è il CrocififIo,la Madonna, e san Giouanni,chc è fopra tutti gl’altri,ilqualeè

dimano di Francefcofuomaeflro.a|latoà quello fece Paulo due quadri gran

di nella patte dilopra : in vno de’quali è Chrillo alla colonna battuto, end-

Taltrola fua coronazione dipinle con molte figure alquanto maggiori, che

il naturale.piu abafiò nel primoordine,cioènerquadropricipaie,fecc Chri

fio depollo di Croce»la Madonna,la Madalena,san Giouanni
,
Nicodemoje

Giufcppo,& in vno di quelli ritraile le Hello tanto bene, chcparvimfiìmo)

in vna figura che è vicina al legno della Croce,giouane, con barba roira,&

con vnoscuffiottoin capo,comealloraficollumauadi portare. dal laiodc*

ftro fece il Signore neU’ortOjCon i tre difcepoli apprcllo . c dal finiftro dipin

feil medefimo con la Croccin spalla,condotto al monte Caluario. la bona

delle quali opere,che fanno troppo paragone à quelle,che nel medefimo Ino

go fono di mano del luo maellro, daranno Tempre luogo à Paulo hai miglio

li artefici, nel bafamento fece alcuni santi dal petto in fu,chc loro miti ritrii

ti di naturale . la prima figura con l’habito di san Francelco, fatta per vn Bea

to,c il ritratto di fra Girolamo Recchalchi nobile V eronele. la figura , chcèà

cantoaquefta fatta per san Bonaueniura,c il ritratto di fra Bonaccnrcn

Riccalcbi
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Riccalchijfratello del detto fra Girolamo, la tetta del san Giu/èppo è il ritrat

to d’vn Agente de’-Marchefi Malefpini,che allora haueua carico dalla compa
gniadellaCroce»di frr frre quell’opera,e tutte fono bcllilfimetefte.ncllamc

defimaChiefa fece Paulo la tauola della capclla dì san Francefco,nellaquaìe,

che fu rultima,chcfacefle,fupctc) fé medefimo, fono in quefta fei figure mag
giori,che il naturale, santa Lilabetta del terzo ordine di san Francefcojche è

DcUittìma figura,con aria ridente,& volto giaziofo > 3c con il grembo pieno

di Rofè. e pare,che gioifca,veggendo,per miracolo di Dio, cheil pane, che el

la ftellà,gràsignora,portaua a i poueri,fufle conuertito in roferin fegno,chc

moltoera accetta à Dio quella fua humile chàrità di miniftrarc a i poueri co

le proprie mani, in quefta figura è il ritratto d’vnagentildonnavedoua della

frmigliade’Sacchi.ralcrefigurefonosanBonauentura Cardinale, e san Lo
douicoVelcouojc l’vno,e l’altro firate di san Francefco , appreflo a quelli èsa

Lodouico Re di Francia, santo Eleazaro , in habito bigio , c santo luone in

habito sacerdotale , la Madonna poi , che è di fopra in vna Nuuola con san

Francefco , & altre figure d’intorno dicono non cfler di mane di Fatilo
,
ma

d’vn fuo amico,che gi’aiutò lauorare quefta tauola: e ben fi vede,che le dette

figure non fono di quella bontà,che fono quelle da baffo, e in quefta tauola

critratta di naturale Madonna Chaterinade’Sacchi, che fece fare queft’ope

ra , Paulo dunque , eflendofi metto in animo di farfi grande efamofo , e per

ciò facendo faticheintoIerabili,infermò,e fi mori giouanedi ji.annoiquado

apunto cominciaua a dar faggio di quello, chef! sperauada luìneiretami*

gliore.e certo fc la fortuna non fi attrauerfaua al virtuofo operare di Paulo,

farebbe lenza dubbio ariuato a quegl’honori fupremi,che migliori,& mag-
giori fi poflono nella pittura difiderare. perche dolfè la perdita di lui , non
pureagl’amici , ma a tutti i virtuofi , e chiunche lo conobbe , e tanto piu cs-

fendo fiatogiouane d’ottimi coftumi, e lènza macchia d’alcun uizio. fu fèpol

toin san polo,rimanendo imortale nelle beiliflime opere che lafciò

.

ZJùa di Falconetto lArchitetto Veronejè.

TefànoYeronefe pittore rarifsimodc’fuoi terapicome fi e dee

to , hebbe vn fiatello carnale chiamatoGiouan’Antonio.il-

quaiefe bene imparò a dipignere dal detto Stefano, non però

riufei fe non meno,che mezzano dipintore, come fi vede nel-

le fueopere,deliequali non accade fiir menzione.di coftiii nac

quevn figliuolo,che Umilmente fu dipintore di cole dozzinali,chiamato Ia-

copo. e di Iacopo nacquero Giouanmaria detto FaIconetio,delquale fociuia

molavita, &Gio.Antonio.qftovldmoattendédo alla pittura dipmfe molte
cofcinRouerettOjcaftello moltohonorato nelTrenunoremoki quadri in

Vcrona,che fono per le cafede’priuati. fimilmente dipinfe nella valle deil’A

dice fopraVerona molte cofe,& in Sacco,rifcontro a Roueretto in vna tauo

la san Niccolo con molti animali, emolte altre, dopo lequali finalmente fi

mori à Rouerctto,douc era andato ad habitare. coftui fece fopra tutto begli

animali,e frutdi de’quali molte carte miniate,c molto belle, frjrono portate
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in Francia dal Mofidslla Veronefe : e molte ne furono date da Agnolo Tue

figliuolo a mert'er Girolamo Lioni in Vinezia,gentirhuomo di bellilfiraorpi

rito, ma venendo hoggimai a Giouanmaria.fratello di coftui,cgliin:paròi

prindpii deila pittura dal padrc,e gli aggrandì,c migliorò aliai,ancorché nó

fulFc anch’egli pittore di molta reputazione, come li vedeneiDucmodiVc

rena alle capcUc de’Matfei,e degrÈmili; <k in san Nazzaro nella parte lupcr-

iore della cupola, & in al tri luoghi, hauendo dunque conofciuta coftuiJa

pocaperfczzioncdeUao lauorare nella pittura, edilettandoli lopra modo

dcli’architcttura,fidiedeao(leruare,eritrarrecon molta diligenza tutte l’a

tichi tà di Verona Ina patria-rifoltoG poi di voler veder Roma,e da quelle ma

rauigiiofe reliquie,che fono il vero maeftro,imparare larchitetcura,laIeBa-

dò,cvi ftctte dodici anniinteriiilqual tempo fpcle, perla maggior patte, in

vedere,e difognare tutte quelle mirabili antichità, cauando in ogni luogo ti

to, che porcile vedere le piante, cri trouarc tutte le mifure .nelakiòcofain

Roma,ò,di fabrica,ò di membra,come fono cornici , colonne, e capitegli,di

qual fi voglia ordine,che tutto non difegnalle di fua ra3r.o,con tutte le mifu-

re. ritrafieanco tutte le sculcurc,che furono koperce in que’tempi, di manie

ra , che dopo detti dodici anni , ritornò alla patria, richiiììmo di tutti i tefori

di cjueft’arte . c non contento delle cole delia città propria di Roma , ritraile

quantocra di bello, ebuono in tutta lacampagna di Roma infino nei re-

gno di Napoli,ncI Ducato dì Spo!cto,& in altri luoghi . e perche clTendo po

uero,non haueua Gjoaan maria molto il modo da vipere
, nc da craiteneiht

Roma,diconojche due,ò tre giorni della (ettimanaaiutauaa qualcuno lauo

rare di pittura: e di quel guadagnojelfondo allora i raacftn ben pagati,ebu6

viucceiviuea gl’altri giorni della fottiraana-attendendo a i fuoi ftudii d’archi

tectura.ritrafle dunque tutte le detteantichaglie,comefufiero intere,e lerap

pfefontò in difegno dalle parti,edalie membra,cauando la verità, e l’intfgn

tàdi tutto il refto del corpo di quelli edifiziheon fi fa'te mifure, eproporzioi

ni,che non potette errare in parte alcuna, ritornato dunque Giouanmariaà

Verona,c non hauendo occafione di eforci tare l’architetiura, efiendo la pa-

tria in trauàglio,per mutazione di fiato, attefo per allora, alla pittura ,etec€

mql ce opere, fopra la cafa di que’delia Torre laiiorò vn’arraegrandc con c«

tiTrofei /oprare per certi signori Tcdefchiconfigneri di Maffimilianp Irapcr

atore. lauorò a frefeo in vna facciata della chiefa piccola di san Giorgio alcu-

ne cofo della fcrittura
;
e vi ritraile qiic’due signori Tedefohi grandi quanto

il naturale,vno da vna,raItro dall’altra parte ginocchioni . laiioròà Mantoa

al signor Luigi Gonzagha cole airaùòc a Ofmo nella Marca d’Ancona alcun’

altre, e raen trc,chc la città di Verona fu dell’Imperatore, dipinfo lopra tutti

gl’edifiziipublici Tarmi imperiali,&hebbe,per ciò buona prouifione 3 &vn
priuiiegio dali’Irapetatore,nelqualc fi vedc,chegìi concefic moltegrazie, &
cflenzionijfiper lo fuoben foruire nelle cofo delTartéje fi perche era huoroo

di molto cuore, terribile,e brano con Tàrmein mano, nelchepoieuaancoal

pettarfidaiui valoro/a, e fede! leruirù.-emafiìmamente tirandoli dietro, pet

io gran credito, che haueua appfefiòi vicini , il concorfo di tutto il popolo,

che habitaua il borgo di san Zeno , che cparte della città molto popolola, c

cella quale era nato, evi hauea preio moglie, nella fartMgliadcProuali.pt^
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qucftccagioni adunque hauendoilfeguito di tutti quelli della Ina contra-

da,non era per altro nome nella città chiamato che ilRolfo di s.Zcno. pche

mutato lo ftato della città,e dcornata /otto gratichi fuoi Signori Viniziani.

Giouanmariàjcome colui, che hauca seguito la parte Imperiale, fu forzato

,

per ficutta della vita,partirfi. e coli andato àTrento vi fi trattenne, dipigné

do alcune cole,certo tempo, ma finalmente rallcttate le cole, fen’ando a pa-

doadouefu prima conofciuto,e poi molto fauorito da Monfignor Reueren
diifimo Bembo , che poco appreflo lo fece conofeere al Magnifico m. Luigi

Comare gentiPhucmo V iniziano d’alto spirito,e d’animo veramente regio

comcnedimoftrano tante fuehonoraiiflimejmprcfe.qucfti dunque diletta

dofi , oltre ali’altrefue nobiliflìme parti, delle cofe d’architeEtura,lacogni

zionedella quale edegnadi qiialunchegran principe,& hauende perciò ve

dute lecofédi Vetruuiojdi Leonbatifta Alberti, e d’altri', che hanno ferino

in quefta profelTIone'&volendo mettere le ccfe,chehaucua imparato in pia

ticajvedutii difegnidi Falconctto,&con quantofondamétoparlauadiquc

fte cole>& chiarina tu tie le difficultàjche pollone naieere nella varietà degli

ordini dell’architettura,s’inamorcffii lui pet fi fatta maniera, che tiratoleio i

eafa,velo renne honoraiamente ventun anno , che tanto fu il cimaneute del

la vita di Giouanmaria, ilquale in detto tempo operò molle cole , con deito

raefier Luigi,iIqualc,difiderolo di vedere l’antichaglie di Roma in fatto co-

me rhaueua vedute ne i difegnì di Giouanmaria, menandolo feco, le n’andò

à Roma.douehauendo coftui Tempre in fua compagnia, uolle vedere minu-
tamente ogni cofa . dopo tornati a Padoa , fi mife mano à fare col dilègno > c

modello di Falconetto la be!hllìma,& ornatillìma loggia , che èin.cala Cor-
nara,vicina al san to-,per far poi il palazzo fecondo il modello fatto da melfec

Luigi ftefio . ncllaqual loggia è fculpi to il nome di Giouanmaria in vn pila-

ftro. fece il medefimo vna porta Dorica molto grande , e magnifica al palaz-

zo del Capitano di detta terra, laqiial porta,per opera Ichiccta , c molto loda

ta da ognuno, fece anco due beiliìfime porte della città, Tana dectadi sa Gio
canni che va verfo Vicenza, laqiiale è bella,& commoda per i foldati , che la

guardahoje l’alrta fii porta S.auonarola , che fu molto bene intefa . fece anca

il dilegnOjCmodellodellachiefadisancaMariadelicgraziedc’frati di san Do
menico,e la fondòdaqualc opera,come fi vede dal modcl!o,è tanto ben fatta

ebella che di tanta grandczza,non fi e forfè veduioinfino allora vna pari in

altcoluogo.fiilàrto dal medefimo il modello d’vnfuperbilTimo palazzo ai

signor Girolamo Sauorgnano nelfortiilìmo fuoCaftellod Vfopo nelfriu-

lijChcaUorafu fondato tu tto,e tirato lopra terra, ma morto quel signore, li

rimale in queltermine,fenza andar piu oltre, ma (e quella fiibtica fi fu de fi-

nita,farebbe Hata marauigliofa. nel medefimo tempo andò Falconetto a Po
lad’Iftriasolaméte per dilegnarc,e vedere il Teatro Amfitcatro, ócarco^che

cin quella città antichillima. e fu quelli i! primo,chedifegnaiièTeairi,& An
fiteairi,etcouallc le piante loro. equélli,chcUveggono,cmalIìma:Tientc

quel di Verona , vennero da lui j e furono fatti ftampare da altri lopra i luci

difegni. hebbeGiuuanraaria animo grande,& come quello, che nonhauc-

ua mai fatto altro,che difegnare cole grandi autichc.nuìl'altro duiJerauajfc

noachelcsliprelcntalTe occafioacdifar cofciimiiia quelleingrandczza,

c

‘ ‘ rallora
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tallora nc faceua piante , e difegni con quella ftelTa diligenza , chehaurcbbe

fatto fefi hauelTero hauiuoà mettere in opera {ubitamencc.& in quello,per

modo di dirCjtanto lì perdeiiajche non Ti degnaua difar difegni di cafe priua

te di gentirhuomÌni,ne per villa,ne per le città, ancorché molto ne fiillcpre

gato . fu molte volte Giouanmavia à Roma, oltre le detcedi lopra -, onde ha-

uca tanto familiare quel viaggio,che per ogni leggieri occafionc, qiiàdo era

giouane,
e
gagliardo, lì metteua a farlo. 6c alcuni>cbe ancor viuono, raccon-

tano,che venédo egli vn giorno a con tefa con vno Architetto forefticro,cfcc

a cafo fi trono inVerona,fopra le mifure di non fo che cornicione antiche di

Roma, dille Giouanmaria dopo molte parole , io mi chiarirò prefto di que-

lla cola>&andatofene di lungo a cafajfi mife in viaggio per Roma, fece coftui

due bellilsimi’dilegni di sepolture per cafa Cornara, lequali doueiiano farli

in Vmeziain san Saluadore , l’vna per la Reina di Cipri di detta cafa Corna-

ra,e l’altra per Marco Cornato Cardinale,che fu il primo,che di quella fami

glia filile di cotale dignità honorato.c per mettere in opera detti difegnifu

tono cauatimoltimarroi a Cariara,e condotti àVinczia,donefono ancora

coli rozzi nelle cafe di detti Comari, fu il primo Giouanmaria , chcportalTe

il vero traodo di fabiicare,e la buona Architettura in Verona, Vinezia,&in

tutte quelle parti: non ellendo flato in anzi a lui,chi fapefle pur fare vnacor-

nice.ò va capitello, ne chi intendetene mifuraneproporzionedi colonna,

ne di ordine alcuno; come fi può vedere nelle fabriche, che furono fattein-

nanzi a lui. laquale cognizione effendo poi molto fiata aiutata da fra locon-

do.-chefu'ne’medefìmi tempi, hebbe il fuo compimento da melfer Michele

san Michele: di maniera,che quelle parti deono per ciò effere perpemaimen-

teobligare a i Veronefì; nella quale patria nacquero,&: in vn medefimo rem

poviflero quelli tre eccellehtillimi Architetti,alli quali poi fuccedette il San

fouino,cheolcreallaArchitetcura,laquaIegiatrouò fondata, cflabihta dai

trefbpradetti,vi portò anco la scultura accio con ella venitero ad hauerelc

fabriche tutti quegrornamcnti,che loro fi conuengono. di che fi ha obligo,

k è cofì lecito dire,alla rouina di Roma, percioche effendofi i maeflri spatfu

molti luoghi,furono le bellezze di quelle arti comunicate a tutta l’Europa,

fece Giouanmaria lauorare di fiacchi alcune cole in Vinezia,&infcgnòa

mettergli in opera . & affermano alcuni,che effendo egli giouanefecedi lluc

cholauorarela uolcadellacapelladelsantoinPadoaaTiziano daPadoa, &
a molti altri,e ne fece lauorare in cafa Cornara,chefono aliai belli .infegnó

a lauorare a due fuoi figliuoli,ciò è ad O ttauiano,chefu anc’eflo pittore,&

à

Prouolo. Alefsandio fuo terzo figliuolo attefe a face armature in fuagiouen

tuje dopo,datofi al meflier del soldo,fu tre volte vinci toc’ in stecchatOj &&-

Talmente efsendo Capitano di fanteria, mori combattendo valorofamentc,

lotto Turino nel Piamente,effendo flato ferito d’vna archibufata . fimiitne

teGiouanmaria , efsendo florpiato dalle gotte , fini il cotfo della]uitafuaia

Padoa in cala del detto mefsec Luigi Cornato,che l’amò femprecome fratei

lo,anziquantofeflefso. eacciochenon fufsero Ì corpi di coloro in mortef:

parati,i quali haueua congiunti infieme con gl’aninu,ramicizia,e la virtù io

queflo mondo,haueuadifegnato efsomefser Luigi,chenellafuaflefsafcpol

tura,che fi douea ^e,fufse ripoflo infiemecon efiol^co Giouanmaria, &il

facetfco
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fewtiÌlìmoPoetaRuzzance,chefufuo famlliariffìmo,& uiffe,emoriin cafa

di lui, maio non lo fé poi cotal diicgnodel Magnifico Cornaro hebbecfFec-

to. fu Giouanmaria bel parlatore, e molto arguto ne mottj, c nella conueria-

zioneaffabile,e piaccuolednianto,chc il Cornaro aifcrmaua che de motti di

Giouanmària fi farebbe fatto vn libro intero, c perche egli ville allegramen-

te ancor chefuffe storpiato delle gotte, gli durò la vita infino a 76. anni,emo
ri nel 1 534. hebbe Tei figliuole fcminc,delic quali cinque maritò egli fteflo,c

laleftafu dopo lui maritata dai fratelli à Bartolomeo Ridolfi Vcronefe,il-

qualelauoròin compagnia loro molte colediftuccho,efumolto migliore

maeftrojche cffi non furono: come fi può vedere in molti luoghi , e partico-

larmente in Veronain cala Fiorio della Seta fopra il ponte nuouo,douefcce

alcunecamere bellifiìme.&alcune altre in cafade’signori Conti Canoflì,

chelono ftapende,fi come anco fono quelle,chefecein cafa de’ Mutati vici-

no a san Nazaro^al signor Gioiianbatifta dellaTorre,a Cofimo Moneta Ba-

chicre Veronefe allafaa bellilTìma villaj & amolti altri in diuerfi luoghi,

che tutte fono bellifllme. afferma il Palladio Architetto rariffimo non cono-

fcerepcrlonajne di piu bella inuenzione,ne che meglio fappia ornare c6 bel

lilfimi parti menti di ftùcchole ftanzedi qttello,che fa quello Bartolomeo rì

dolfì: ilqualc fu , non fono molti anni pafiati , da Spitech Giordan grandillì-

mo Signore in Pollonìa apprefio al Re condotto , con honorati ftipendii al

detto Re di Pollonia,doue hafatto,e fa molte opere di ftuccho, ri tratti gran-

di,Medaglie,e molti difegnijdi palazzi,& altre fabriche,con l’aiuto d’vnfiiO

figliuolo,chenon è punto inferiore al padre.

%Jita diJrancejco , eCirolamo da i libripittori, e

Miniatori Veronesi.

Rancefco Vecchio dai libri Yetonelè,febene non fi fa in che

nafcelTeapuntOjfaalquantoinanzi a Liberalere fu chia

T^!v^ fl mato da i libri,per Ì’arte,che fece di miniare libri, cflendo egli

viuuto quando non era ancora Hata trouata'la frampa,e quan

do poi cominciò apunto a efiere mefTa in vlo. venendogli dun
quc da tutte le bandi libri a miniare, non era per altro cognome nominato »

che da iiibri,nel miniar’dc’quali era eccellcntiffimo. e ne lauorò afIai,percio

che chi faceua la spela dello Icriuere,che eragrandiflìma,gli volena anco poi

ornati piu che fi poteua di miniature . miniò dunque coftui molti libri di cà

roda chorojchefonoin Verona,in san Giorgio,in santa Mariain Organi,et

in san Nazaro,chc tutti son belli,ma bellillìmo è vn librecco,cio , è due qua-
dretti,che fi ferrano infieme a vfo di libro j nel quale è da vn lato vn san Gi-

rolamo,d’opera minuti lIima,elauoraia con molta diligenza, e dall’alrro va

san Giouanni finto neli’Ifola di Fathmos>& in atto di voler Icriuere il fao li-

bro deU’Apocalilsi. laquale opera, che fu lafciaia al Conte Agolbno Giulti

dafuo padre, e hoggi in san Lionardo dc’Canonici regolari, nel qua! conue

tohaparteil padredonTimoteoGiufli,figliuoIodi detto Conte....

tehauendo Francefeo fatte infinite opere a diuerfi signori fi mori contento»
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efrHc^pcrcìochcjoUrcla quiete d’animo,chegli ciauala Tua bontà,Wciò va

figliuolo chiamato Girolamo tanto grande nell’ arte, che lo vide auantiU

morte Tua molto maggiore,che no era egli.quefto Girolamo adunque nacqj

in V erona l’anno 1 47i.ed’anni fedici fece in santa Maria in Organo la taao

jadclll capelU de’Lilchi,laqualcfu {coperta , e melTaal Tuo luogo con tanta

marauigljad’ognunojche tutta la città colle ad abbracciare,e taliegrarfi con

Francelco fuo padre, e in quefta tauola vn depollo di Croce con molrefigu-

re,e fra molte tede dolenti molto beile,e di tutte migliori vna Noftra Dona,

& vn san Benedetto molto commendati da tutti gl’artefici.vi fece poi vn pae

fe,& vna parte della città di Verona, ritratta aliai bene di naturale, inanimi-

to poi Girolamo dalle Iodiche fi fcnmia dare, dipinfe con buona praticain

san Polo, l’altaiej della Madon na : e nella chiela della Scala il quadro della

Madonna,con sant’Anna,cheè pollo fra ilsan Baftiano,&iisàRoccbodel

Moco,e del Cauazzuola. nella chiefa della Vettoria fece l’Ancona dell’altar

maggiore della famiglia dt’Zocchoii , & vicino a quella , la tauoladi santo

Honofrio della famiglia de’CipoIli,laquale e réutajperdifegno , e colorito,

la migliore opera, che mai facelle . dipinleanco in san Lionardo nei Monte

vicino a Verona , !a tauola dell’altar maggiore della famiglia de’Cartieri la-

qualeèopera grande,con moire figure,e molto ftimata da tutti, &ropranit

to vie vn bellifiimopaele. ma vna cola accaduta molte volte ai giorni nollri

ha fatto tenere quell’opera mavauigliofa^&cioèvn Arbore dipinto da Giro

iamoin quella tauola; alquale pare,che fiaappoggiaravnagran leggiolajfo

pracuipofa la Noftra Donna, c perche il detto Arbore, che pare vnLaucoj

auanza d’afiai con i rami la detta sediajfegli vede dietro, fra vn ramo,erairro

chelono non molto fpelTijVn’aria tauro chiara,e bella; cheegiiparevcraffié

te vn’Arbore viuo,fueIro,enaturaIiffimo. onde fono flati veduti molte fiate

vceili,entrati per diuetfi luoghi in chiefa,volare a qucfto Arbore,per pofar-

uifi fopra,e mafsimamente Rondini,che haueuano i nidi nelle traui del ret-

to,& 1 loro Rondinini parimente.e quefto affermano hauer vedutoperloac

dignifsimedi fede,comefragralm il padre don Giuleppo Mangiuoli Veto-

nefe, flato due volte generale di quella reiligione,e perfona di santa vita,che

non affermarebbe per cofa del mondo,cora,che verifsima non fulle;& i! pa-

dre don Girolamo Volpini, fimilmente Vcronere,e molti altri, dipinlc an-

co Girolamo in santa Maria inlOrgani, doue fece la prima opera Tua, in vna

delle portelledcll’organofhauendo l’altra dipinta Francefeo Murene luo

compagno)dae sante dalla parte di fiiori,e nel di dentro vn pfefepio. e dopo

fece la E3uo!a,cheèrilcontro alla luaprima,doue è vna Natiuitàdcl Signore

Paftori,& paefi,& alberi bellifsimi. ma fopratiu to fono viui, e naturali due

conigli,lauorati con tanta diligenzajche fi vede,non che altro,in loro ladini

fionede’peli. vn’altra tauola dipinfeallacapella de Buonaliui, cóvnaKollra

Donna a federe m mezzo,due altre figure,e certi Angeli a baflo,che cando.

alfa! tare poi del sagramenfo,neirornamento fatto dafraGiouanni da Vero

na,diplfe il medefimo tre quadretti piccoli,che fono miniati . in quei di mez

20 è vn deporto di Crocecon due Angioletti:& in quei dalle bande Ibnodi-

pinti fei Martiri, tre per ciafeun quadro
,
ginocchioni verfb il sagramento .i

€oipi de quali santi fono riporti in quel proprio altare,& fonoiprimi tre Ga
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tìo,Caniiano,& Canciandlo,i quali furono nipoti di Diocliziano Impera-

tore. gValcri tre fono Proto, Grifògono, & Anaftafio, «lartirizati ad a qual

cradatasjappreflo ad Aquileia.e fono tutte qfte figure miniate,e bellifsime,

pereffere vduto ini^ueftaprofclsione Girolamo Topra tutti gl’altri dell’età

lua in Lombardia, e nello ftatodiVinezia .miniò Girolamo molti libriai

Monaci di Montefcagliolb nel regno di Napoli
, alcuni a,saia Giuftina di Pa

doaj & molti altri alla Badia di Praia fui padoano:& alcuni ancora a Candia
na,Monafterio molto riccho de’ Canonici regolari di san Saluatorc . neiqual

luogo andò in perlonaalauorare,ilche non volle maifàrcin altro luogo? e

ft.indoquiui imparò alierai primi principiidi miniare don Giulio Glorio »

che era frate in quel luogo# iìquale é poi riufeito il maggiorcin quefta arte

,

chehoggidiviua in Italia. miniòGirolamo aCandiana vna carta d’vn Chi^

rie,che è cofa rariifiiTiài& a i medefimi la prima charta d’vn Salterio da cho-

to. & in Verona molte cofe,per santa Maria in Organo?& a i frati di s. Gior

gio. medefimamenteai Monaci negri di san NazarÌo,fecein Verona alcun*

altri mimi bcllifiimi. ma quella,ebeauanzò turte raltreopere di coftuì , che

fiirono diuine,fu vnai:arta,doue è fatto di minio il paradilo Terrefte co Ada
ir.o,& Eua, cacciati dall’Angelo,cheè loro dietro con la fpada in mano, ne fi-

potria dite quanto fia grande,e bella la varietà degl’ Alberi, che fono in que
ft’opera , i frutti , i fiori

,
gl’animali,grvcceUi,e l’altre.cole tutte . laquale fra

penda opera fece fare don Giorgio Cacciamale Bergamafro, allora priore in

san Giorgio di Verona. ilquale,oltre a molte altre cortefie,che vfò a Girola-

mo gli donò fefianta feudi d’oro, queft’opera, dal detto padre fu poi donata

in Romaavn CardinaIe,aliora protettore di quella Relligione, ilqualemo

Arandola in Roma a molti signori,fu tenuta la migliore opera di minio,che

maifrifreinfin’allora ftata veduta, faceacirolamoifiori con tanta diligenza,

& Gofi veri, belli, &natura!i,chepareuano ai riguardanti veri. &conirafàce

ua Carnei piccoli,& altre pietre,
e
gioieltagliate di maniera;Che nò fi poteua

veder cofa piu fimi!c,nepiu minuta, e fra le figurine fue fe ne veggiono alcu

ne’comc i Carnei, & altre pietre fin te,che nò fono piu gradijche vna piccola

Formica, e fi vede nondimeno in loro tutte le membra .e tutti i mufroli tanto

beue,che apeha fi può credere da chi non gli vede, diceua Girolamo neilVl ti -

mafuavecchiczza.cheallorarapeapiu chemaihaueflefapiitomqueft’arteje

deue haueano ad andare cutte le botte,ma che poi nel maneggiar’ii pennel-

lo gl’andauano a contrario,perche non lo feruiua piu ne l’occhio, ne la ma-
no. mori Girolamo l’anno 1555. a due di di Luglio d’eia d’anni ottantatre,e

fu fepolco in san Nazario nelle fèpokure della Compagnia di san Biagio . fii

coftui perfona molto da bene, ne mai hebbe lite ne tiauaglio con perfona al

cuna,efudi vita molto innocente, hebbe fra gl’altri vn figliuolo, chiamato
Franccfcojilquale imparò l’arte da lui,e fece, cflendo anco giouinetto mira-
coli nel miniare: intanto cheoirolamo affermaua di quell’età non hauer/a-

puio tanto, quanto il figliuolo fapeua. ma gli fu coftui Aliato da vn fra

tclk» della madre,itquale,eflendo affai nccho,e non hauendo figliuoli , fe lo

tirò appreffo, facédolo attendere lu Vicenza alla cura d’vna fornacedi verri »

che freca fare. Nel che,hauédo fpefo Fracefro i migliori anni , morra la mo-
glie delzio,calcò da ogni spcràza,cfi trouò haucr perfo il tempo, perche pr*
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fa.colai 7n altra lh.oglie a’Kcbbe figliuoli .& coli non fu al ttimenti Francef-

cp,ficomes'h.aiieapeafato,heredè del zio. perche riitieilofi all’artedopofci

annh&iniparaco (]aa!ciiecora,fidre£leaiauorare,efraraUrecofe,fecevDa

palla grande di^diauictro quattro piedi» vota dentro f& copèrto ildifìiori,

cheeraditegUQjCon cella clinerui di bue, temperaainmodojcheera-foriif

fima,ne fi poteaa temere in parte alcuna di rottura,ò d'altro danno. dopo,ef

fendo quella palla,laquale doueaierùire, per vnaSfera terteftre , benilsimo

compartita , c raiiurata, con ordine, e prefenza dei Fracaftoro.e del Beroìdi,

Mediciambiduejctoimografi,&: Aftrologirai’ilVmiÌ!»fidouèàcoI<)rireda

I-r^nce/cOjper meficr Andrea Nauagiéro,gentil'‘h.aomoVin{ziano, edotti!

fimo Po'eia,& oratore; ilqualevoleafarnedono al-Re Franrefeo di Frància,

aJquaIedòueapeclafuaR.epublicaatidar’oratore;ina tl Nauagierò,ellendd

apena aniuatoijn Frància iti fnllépoiledì mori , equeft’opera rimafeimper-

fecra,laquale farebbe fiata cora rarirsima,come condotta da Francelcoj&col

Configiio,epareredidue figrand huomini.rimafcdunque imperfettajeche

fu peggio,quello, che era fatto,riceuette non fi» che guafiamentoinafisnzi

di FrancelcQ.:tut tavìacofi guafta , la comperò rhefleriJartoiotrieo Loriiclii

,

che non ha mai voluto compiacerne alcuno, ancorché ne figliato ricerco co

grandissimi preghile prezzo. n’haueua filtro Francefeo innanzi a qàefta,due

^treminQciil’una delie quali èin mano del mazzanti Arciprete del Duomo

di.y crona , e l’altra hebbe il Conte Raimondo dàlia Torre, & hoggid’hail

conte GiòtìamBacifta suo figliuolo, chela tiene carilsima^perche ancoque^

fta-fu fattaconIemifure,&afsiftenza del Fracafioro,ilquaie fu molto familià

reamicodel Conte Raimondo .Francefeo finalmente incrcfiendoglilatan

ta di!igenza,che ricercano i rainii^fi diede alla piùura,&aH’architec£ura,nel

lequaii riufei peri tiisimo,é fece moitecofein Vinezia,&in Padoa.eralquel

tempo il Vefeouo di Tornai fiamingonobili)simo,ericchi!simo, venuto in

Italia per dare opera alle lettere, uederecjueite prouinctè,;&appararélea'ea

zcjèraodidi vioeredi qua. perche tróuandcficoftui in Padoa,& dilettando

lì molto difabricare,comeinuaghito delmodo-difàbricareintalianojfinfol

uèdiportàrenclleluepattila maniera dellefabriche nofire eperpotcrcio

f?re piucom,odamcnre,conolctuto il valore di Francefeo, Telò tiròapprello

con honorato ftipendio.per róndurio in Fiandra, douehaueua in auimodi

volerfaremolcecofehonorate. raanenuto il tempo di prtire, egìahauen-

do fatto dfiegnare le maggrocijemiglioriiepiufamofefabrichedi qua.ilpo

uerello Francelco fi mon,eflèndogiouane,e dlboniisima speranza, lafcian*

do il filo padrone,per la Tua morte, molto dolente, lafciò Francefcovnfolo

frafello,nelquale,eiIendo prete rimane eftinrala famiglia da i libri, nellaqua

le fono fiati rucefs inamente tre huomini in quefta professione molto eccelle

ti, & altri difcepoli non fono rùnafi di loro,che tenghino viua qUcfi’artè, ec

cecto don Giulio Clerico fopradetter, ilqualel appréfecornehabbiandetto

da^G-irolamo
,
quando lauoraua a Candiana , eficndo li frate; 5: iiqualel'ha

poi inalzata a qiieUtipremo grado, alqualepochifiìmi fono.arrniaiijeniuno

rha rrapafiamgtamai.

Ipfapcuabenealciinè cofedei(bpradetd ecccellenri,enobiIiartefici Vc'

rondi, ma tutto qudlo,chen horacccn tato,non harei già faputointcratrc

te
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te,{fc!a molta bontà, e diligenza delRcuerendo, e dottilsimoFra Marco de’

Medici Veronefej&huomoprarichifsifftointmte le piu nobili arride iciétie,

&in(ìerae,i! DanefeCataneo dà Carrara, ècceUéncilsimoscultore, &miei
atnici(UiBÌ,nQn me n’haueflero dato gucirintero^e perfetto ragguagjjQ, cUe

difapra.comeho fapiuo ilmeglio,ho Icritto a vtile, dccommodo di chi leg-

geri queftenoftre vite':Delle<^ua!i mi fono ftati,cfonc>’di grande aiuto le cor

teficdi molti amici,chc per compiacermi,&gioilarealraondo, fifone in ri-

ccrcar’qucfta cola affaticati . e quello fia il fine delle vite de i detti Veronefi,

diciafcunodé’qualinonho poinm hauerci ritratti, efTendomiqticfta piena

notizia non prima venuta alle mani,che quando ìtii'forippoco meao,cheal-

lafinedelfoperaritrouato.
,
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VITA DI FRANC. GRANACCI,
PITTORE FIORENTINO.

Randirsiraa c la ventura di quegli artefici, che fiaccoftano

ò nel nafcere,ò nelle compagnie che fi fino in fanciulle!*

za,a quegl huomini , che il cielo ha eletto per fegnalan,c

fuperiori agl’al tri nelle noftre arti; a itelo, chefuor di tuo*

do s’acquifta , e,bella, e buona maniera nel vederci modi

del fare,e Icpercdcgrhuomini eccellend:fenzacheanco

-Iaconcorrenzaicremulazione[ha,comèin altroluogofè

detto, gran forza neglaniminoftri. Francefilo Granacci adunque, delqua'e

fi è di (opra duellato , fu vno di quegli,che dal Magnifico Lorenzo de’ Medi

ci fu meilo a imparare nei fuo giardino, onde auuenne, checonoicendoco-

flui,ancor fanciullo il valore,e la virtù dì Michelagno]o,e quanto crefiendo,

fùfie perprodurregrandifiiroifruttijnon fapeuamai leuarfigli daticfno:an

2i con fommellÌone,& ofleruanzaincredibile s’ingegnò femprediandatfc-

condando quel cerucllo. di maniera>cheKÌcheIagnoiofu forzato anDarìolo-

pra tutti glaltii amici,& a confidar tanto in lui, chea niuno piu volentieri,

che al Granaccio, cóferi mai le cofe ne comunicò tutto quello, che allora fa-

peua nell’arte. &cofiefièndoambidue fiati infiemedi compagnia,in botte-

ga di Domenico Grillàdai,auuennero perche il cranacci era tenuto deigio-

uani del Grillandai il migliore , e quegli che hauefie piu grazia nel colonreà

tempera,& maggior difegnojche egli, aiutò a Dauitte, e Benedetto GriOan-

dai, fratelli di Domenico,afinire latauoIadeirAltareniaggioredilantaMa

ria Nouellailaquale per la morte di elio Doméico era rimala imperfetta.ìscl

qualelauoroilGranaccioàcquiftòaflai. e dopo fece della raedefima manie-

ra,che c detta tauola,molti quadri,che fono per lecafe de’Cittadini,& altri,

che furono mandati di fuori . e perche era molto gentile, e valeua allaiin ccr

tegalaterie, che per le fefie di Carnouale fi fàceuano nella città,fu fempreia

molte cofe fimili dal Magnifico Lorenzo de’Mcdici adoperato^ maparticolar

mente nella mafiherara,clie rapprefeniò il Trionfo di Paulo Emilio della vii

tona,che egli hebbe di certe nazzioni ftranieri.Nella quale mafihcraia pie-

na di bellimmeinuenzioni,fi adoperò talmente il Granacci, ancorchcfuOc

giouinctto,che ne fa fommatnente lodato, ne tacerò qui , che il detto Lorcn

zo de’Medici fu primo inuentore,come altra volta è fiato deuo,di quelle ma

fcherate,che rapprefen tano alcuna cofa, e fono detu a Firenze Canti, nonfi

trouando,cheprimanefuficro fiate fatte in altri tempi.fufimdmentcadopc

rato il Granacci l’anno 1513. ncgl’2pparati,che fi fecero magnifici,e fontuolil

fimi,per la veu t?. di Papa Leone decimo de’Medici , da Iacopo Nardi hucico

dotriilimOjcdi beliiflimoÌDgegno3iJquale,haucndogliordinatoiiMagiftra

to degl’Otto di pratica,chefacefle vna beliifiìma raafcherata, fece rapreien-

tareilTrionfc di Camillo.,laquaiemafchcrata,pcF quanto apparuncuaal

pittore, fu dal Granacci taiKobeneo^in^raabbeliczza, & adorna, che me-

glio nonpno alcuno imiraginarfi. cleparole della canzona, che fece Iacopo

cominciauano;
Contempla
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Ccram^U ili qinmU gloriafrifalUa,

telìcoalmafiorenza

Po» che dal Citi iifcefa, e quello che fegue.

Fece ilGràacci pel medefimo apparato,eprima,epoi molte pfolpettiuc da

Comedia,e ftando col Grillandaio lauorò ftcndardida Galea,bandicre,&in

fcgned’akuni caualierià sproni d'oro, nell’entrare publicamen te in Firenze

c tutto à Ipefe de Capitani di parte Guelfa,come alloralì coftumaua,c fi è fat

to anco,non ha molto,a tempi noftn. fimiimcnte quando fi faceuano Icpo

tenze,erarmcgerie,fece molte belle inuenzioni d’abbigliamenti , & acconci

nii.làquale maniera di fefte che è propria de’Fiorentini,& è piaceuole molto
vedendoli huomini quali ritti del tutto à cauallo, in lullc Itaife cortifiime ro

percjia lancia con quella facilita-che fanno i guerrieri ben ferrati nell’ardo

ne, fi fecero tutti per la delta venutadi Leone à Firenze. feceancOjoltre aliai

tre cofe il Granacci vnbellillimo Arco Trionfale dirimpetto alia porta di Ba-

dia,pieno di ftoriedi chiaro feuro con bciliflime fantafie. ilquale arco fu mol
to Iodato>c particolarmente per l’inuenzione deirarciureitura , e per haùer

finto per l’entratadcllavia del palagio ilritratto della medefimaporta di Ba-

dia con le rcalee,& cgnialtracolaiche tirata in prolpertiuà non era difiimilc

ladipi»ta,c porticela dalla vera, e propria ^ &'pcr ornamento del medefimo
arco tecedi terra alcune figure di rilieuo di luamano beliiflìme, & in cima al

-rarcomvnagrandeinlcrizione,queftepatole, leoni x. pont. max.
FiDEi GVLTORi. Ma

,
per venire hoggìmai ad alcunc opetc del GiahoC

ci , che fono in effercdico, chehaueiido egli ftudiaio il cartonedi Michela-

gno!o,mentreche efio Buonarroio per la lalagrande di palazzo il fkceua,ac

quiftò tantOjcdi tanto gioUamento glìfue,che eflèndo Micheiagnolo chia

maro aRoma da Papa Giuliofecondo,perehedipign erte la voi tadclla capel-

ladi palazzOjfu-il Granacci deprimi, ricerchi da Michelaguolo, chcglaiutaf

fero colorire a frefeo quell’opera , fecondo i cartonijche elfo Micheiagnolo

hauea fatto, bene è vero ,.chc non piacendogli poi la maniera , ne il modo di

fare di ncllunojtrouò via fenza licentiarit,chiudendo la porta a tutti,& non
fi iafeiado vedere, che tutti fc ne tornarono a Fiorenza : doue dipinfc il Gra
nacciaPietfrancclco Borgherini nella luacafadiBorgosanto Apertolo in

Fiorenza,in vna camera,doueIacopo da Puntormo,Andrea del Sarto , e Fra

cefeo Vberiini haueuano fatto molte ftorie della vita di lofeffoi fopra vn lec

luccio vna ftoria a olio de’fatti delmedefimo,in figure piccole, fatte con pulì

tilfima diligenza, fic có vago, e bel colorito.& vna profpeitiua,doue fece Giu
leppojche ferue faraone,che non può erterepiu bella intuitele parti.fcce an

torà almedefimo, pure a olio vna Trinità in vn tondo, ciò è vn Dio padre,

che foftiene vn Crucifillo. c nella chiefa di san Pier Maggiore è in vna tauo-

la difua mano vn’Aflunta con molti Angeli,e con vn sanTommafo,aIqua-
Ic ella da la ci nrolajfigura molto graziola. Se che fuolta tan to bene , che pare

di mano di Micheiagnolo. e cefi fatta è anco la Noftra Donna, il difegno del

lequalidue figure di mano del Granacci, ènei noftro libro,con altri fatti fi-

milmenrc da lui . fono dalie bande di querta tauola s. Paulo, san Lorézo , s.

Iacopo, e s.GicuanijChefono tutte coli beile hgme,che qutftaètéutalami

ghotc opera,che Francefeo facefie mai. c nel veto, quella fola
,
quando nc n

haucile
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haucdcnui fatto al irò, lofara ton ere Tempre,comefìieccell. dipintorc.fece

ancora nella chiefa di san GaIIo,luogogia fuor della detta porcajdc’fiatiHj

remi tani di santo Agoftino,invnatauólalàjNòrtra Donna>edue putti, san

Zanobi yéfcouoìdiFforenza,e;san Franccico. iacjiiale taiiois, che tra aliata

pcllade’GiroIami,della quale làmigiiafù detto san Zanol«,elìOggi In saQ la

copotrafclìi in Firenze. hanendoMkhelagnoIo Buonarr.uGtivnaiuaDipo

le monaca in santa Apollonia di Firenze,& haiiendo per ciò fattoTornaraen

to,& il difegno della cauola,&: dellaltar maggiore,ui dipinfe il Gtanaccioal

cune ftorie di figurettc piccole a oIio,.& alcune gradi,che allora lodisfecero

inohoalleMonache,6cai pittori ancora, nel mcdéiìmo luogo dipinie da baf

ibvn’altrara\iola,chepcrinauerrenzadiccrti lumilaiciati all’altare abruciò

vna notte , con alcuni paramenti di molto valore . che certofu gran danno,

pcrciochecraqueiropera molto da^l’artefìci iodata. alle Monachedis, Gi-

orgio in (ulla colla fece nella tauola deil’altar maggióre la Noftra Donna,sa

ta Chaterina, san Giouanni Gualberto,san Bernardo Vberti Cardinaie,esà

Fedele, lauorò ùmilmente il Granacci molti quadri,e tondi iparfi per la città

nelle cafedegentirhttomitii. e fece rnolti cartoni per làrfineftredivctro,cli«

feirono poi mefli in opera da i frati degringiefuari di Fiorenza, diletcoffimcl

iodi dipigneicdrappi,&lbiOi,.&ipcorapagnia:onde,/oitrelecofedetredi

Ìbpra,fcce molti drappelloni, c pefché faccuaTarte piu per paflàr tempo,che

per Ufognojlauoraua agiatamente|, & voleua tuicelefuecoraniodità, fùggé

doa luo potereidilagipiuchealtr’huomo.manÓdimenocÓleruòfeia

pre il fuo , lènza efler cupido di quel d’altri . epetche lì diede po-

chi penlìeri,Hi piaceuolehuomo,& attefeàgodere aliegra-

mcnte,villeannirellàntalette.allafincde’qualidima
.

latia ordinaria, e di febre fini il corlp della luavi
.

ta:&nella chiela disanto Ambruogiodi .

Firenze hebbe lèpoltura nel giorno.. ..

disanto Andrea Apoftoio, nel

M.D.XI.I1II.



%Jita dt 'faccio diAgnolo <ìArchitettore Jireittino.

^ Ommo piaceremi piglso alcuna volta nel vedere i princtpii de-

grartehei noftri,per veder falire molto rallora di ballo in alto,

e specialmente nell architettura: la Icienzadella quale no èrta

la etèrei tata da parecchi anni adieiro/e non da intagliatori , ò
‘ dapetlbncrofhrtiche,chefaceuanoprofctlìone,lanzaiàperne

purci termini, &
i
primi piincipii, d’irKendere là prolpettiua.epurè vero,

chenon fi può elercitarerarchiternira perfettamente, le non da coloro , che

hanno ottimog^iudizio,e buon difegno,òche in pitture, sculture, ò coledi

Hname habbiafio grandemente operato . concioha, che in ella il mifurano

i corpi delle figure loro,che (bno le colonne, le cornici ,i balàmenri, etiuti

fordindi quella, i quali à ornamento delle figure fon faenze non per altra ca
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gionc.epcrqueftoilcgn aiuoli di continuo maneggiandogli, diuentanoia

ifpazio di tempo.architeui. c gli scultori ùmilmente, per io fituarele ftatuc

loro,c per fare otnamentia sepolture, e altre cofe tonde, col tempo rmten-

dono, etti pittore,per le profpettiueje per la uaricta deil’inuézioni.e per ia

(amenti da cflb tirati, non può fare,che le piante degl’edificii non facciaiatce

foche non fi pongono cafe ne fcalc ne’ piani, done le figure poiane, chela

prima cofa non fi tiri rordinc,& l’architettura, lauorando dunque di rimei-

lì Baccio nella ìua gionanezza eccellentemente, iece le spalliere del chorodi

santa Maria nouella nella capella maggiore:nellaquale fono vn san Giouaa

ni Baiiifta,& vn san Lorenzo bcllifsimi . d’intaglio lauorò rornamento del-

la medefima capella,& quello dcll’altar maggiore della Nunziata, i’ornamé

to deH’organo di santa Maria Noaclla,& altre infinite cofe,e publicbe,c priaa

te nella fua patria Fiorcnza.dclla quale panendofi,andò a Roma,doueacte-

fc con molto ftudio alle cofe d’architettura , e tornato , fece per la venuta di

Papa Leone decimo,in diuerfi luoghi Archi trionfali di legname.maper tut

to ciononlafciando mai la bottega, vidiraorauano aliai con elio lui,oltrea

molti cittadini,! mig}iori,& primi artefici dcirartenoftre.'ondevififaceua-

nò,maflìmamen tela vernata,bellilììmi difcorfi, &difpute d’importanza, il

primo di coftoro era Raffaello da Vrbino,allorag{ouaneje dopo, AndreaSa

(ouinoiFilippino jil Maiano -, il Cronaca j Antonio , & Giuliano Sagalliiil

Granaccioj&alcuna volta,ma pero dì rado,Michelagnolo’,& molti gioaani

Fioren.cforeft. hauédoadunq^ P fi fatta maniera attelo Baccioairarchitec-

tura,6chauendo fatto dile alcuno efperimento, comincio a efferea Firenze

intanto credito,che le piu magnifiche fabriche,che al fuo tempo fi facefiero*

furono allogate a lui,& egli fattone capo, ellendo gonfaloniere Piero Sede-

rini,Baccio infieme col Cronaca,&altri,comcfi èdertodifopr3,fiirouòal-

le deliberazzioni,che fi fecero della fala grande di palazzo : e di fua manola-

uoròdilegname l’ornamento della tauolagrande,che abbozzò fra Bartolo-

meo,difegnato da Filippino, in compagnia de’ medefimi fece la fcaia, che va

indetta iaÌa,con ornamento di pietra molto belio:5c di mifchiolc colonne,

c

porte di marmo deila fala,che hoggi fi chiama de’dugento . fece in falla piai

zadi santa Trinità vn palazzo a Giouanni Bartolini , ilqualeèdentro molto

adornato:& molti difegni per Io giardino del medefimo in Gualfonda.c per

che filli primo edilìzio quel palazzo, che fuffè fatto con ornamento difinc-

ftre quadre,con feontirpizii ,& con porta, le cui colonne reggeffìno architra

ue,fregio,& cornice,furono qfte cofé tato bialimate da i Fiore, có parole, c5

forictti,& con appiccarui filze di frafche , come fi fa allechiefc per le fcfte di-

cendoli,che haueua piu forma di facciata di tempio , che di palazzo,che Bac-

cio fù per vicir di ceruello. tuitauia fapendo egli , che haueua imitato il buo-

nojSc che l’opera ftaua bene fe ne palsò.veto èjche la cornice di tutto il pabz

zo riufci,come fi èdetto inaliro luogo, troppogrande, tuteauia roperaèlla

taper aItro,fempre molto lodata, a Lanfiedino Lanfredini fece fabricarelun

go amo la cafa loro,che è fra il Ponte a santa Trinità,& il Ponte alla Carraia-

Sc fu la piazza de Mozzi cominciò ma non fini la cafa de’Nafi, che rirpondei

fui renaio d’arno. fece ancora la cala dc’Taddei,a Taddeo di quella famiglia,

chcfuicnutacommodiiììma,e bella, diede a Pictfrancefeo Borghciiniidiic

gai
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gni della ca{à,che fece in Borgo santo Apoftolo ; Se in quella con molta /jse-

la fece far’grornamcQti delle porte,camini bellilTìmi . e particolarmente fece

per ornamento d’vna camera cafloni di noce pieni di putti intagliati con so-

ma diligenza . laquale opera farebbe hoggi impollìbile a condurre à tata per

fezzioncjcon quantala conduiTeegli.diedegliildifegnodella villa, che è fe-

ce tareful poggio di bello sguardojche fu di bellezza, & di comodità grande

& di ipefa infinita, a Giouanmatia Benintendi fece vn’an ticamera,& vn rici

to d’un’ornamento, per alcune ftorie fatte da eccell.macftri,che fu cofàrara.

fcceiimedefimo il modello della chiefa di s. Giufeppo dasàtoNofn, Scfccc

fabricarcla porta,che fu rultima opera fua.fèce condurredi fabrica il campa
ntledi santo Spirito in Fiorenza, che rimafe imperfetto, hoggi per ordine

del Duca Cofimo fi finilce col medefimo difegno di Baccio, e fimilmente ql-

lo di san Miniato di Monte dalTarciglieria del campo battuto, non perofu

mairouinato. per lo che non minor fama s’acquiftòperi’offefa che fece a ne

mici,che per la bonra>ebellczzacon che Baccio i’haueua facto latiorare, Seco

durre.ellendopoi Baccio,per la fua bontà,e per efierc molto amato da i citta

dini nell’opera di sanca Maria del Fiore per architetto , diede il difegno di fa

re il ballatoio,che cigne intorno la cupola: iiqaale Pippo Brunellcfchi, Ibpra

giunto dalla morte haueua laiciato adiecro.ebenchecglijhauefie anco di

quello fatto il dilegno,per la poca diligenza de’miniftri dell’opera erano an-

dati male,e perduti. Baccio adunque,hauendo ùtto il di{egno,e modello di

queftobal!atoio,mifèin opera tutta la banda, chefivedeverfo il cantode*

Bilcheti. ma Michelagnclo Buonarroti,nel fuo ritorno da Roma,veggendo
che nelfarfi quell’opera fi tagliauanole morie,che haueua lalciato fuori non
fenza propoli to,Filippo Brunellelchi,fece tanto rumore, che fi rellò di lauo

rare,dicendo effo,cheg!i pareua,che Baccio hauefle fatto vna gabbia da gril

ii,& che quella mac bina fi grande richiedeua maggior cofa, & fatta con al-

tro dilègno,arce,egrazia,che non gli patena, chehauelle il difegno di Bac-

cio , & che mollrarebbe egli come s'haueua da fare, hauendo dunque fatto

Michelagnolo vn Modello, fu la cola lungamente dilptirata fra molti anefì-

ci,c cittadini intenden ti dauanti al Cardinale Giulio de’Medici . e finalraen

tenon fu,ne l’vn modello , ne Taltro mellb in opera , fu biafimato il dilegno

di Baccio in mokeparti,nonchedi milurain quel grado non llefl'ebenetma

perche troppo diminuiuaacomparazzionedi tanta machina, e per quelle

cagioni non ha mai hauuto quefto ballatoio il luo nne.attefe poi Baccio a là

rei pauimenti di santi Maria del fiore, Scaltre fae fabtiche, che non erano

poche,tenendo egli cura particolaredi tutù i principali Monafterii,& conué

«di Firenze,edi molte cale di cittadini dentru,e fuori della città.finalmen te

vicinoà gj. anni,elIendo anco di ialdo,e buon giudizzio, andò à miglior vi-

ta nel 1545. lafciando Giuliano,FiJippo,e Domenico luci figliuoli, da i quali

fii fatto fepcllire in san Lorenzo.

De’qu^iluoifigiiuolfichc tutti dopo Baccio atrelèr all’arcedeirin raglio

,

«falegname. Giuliano che era il fccondo,fu qucg!i,che con maggiore ftudio

viucadoilpadre,cdopo,atteleairarchitettura.onde colfauoredcl Duca Co
fimo lucccdette nel luogo del padre ali’operadi sita Maria del Fiorei&lègui-

tò non pure in quel tempio quello,che il padre hauea cominciato , ma tutte

Nn
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l’ahrc muraglie ancora , lequali per la morte di lui erano rimafe imperfette,

bauendo in quel tempo meflcr BaldaEarre Turini da Pefeia a collocare

vna tauola di mano di Raffaello da V r bino nella principale chiefà di Pefda,

di cui era Propoftoj efarlc vn’ornamcnto di pietra intorno,anzi vna capella

in cera,& vna (epoltura,condulIeil tutto con fuoi diregnÌ
5
& mode) li, Giulia

no , ilquale ralfettò al niedelìmo la Tua caia di Pefeia con molte belle
,
& vtili

commodità. fuor di Fiorenza a Montughi fecei! medefìmoà meflcr Francel

co Campana,già primo fegeetario del Duca AleflandrojC poi del Duca Cofi

mo de’Medici, iiuacafetta piccolaà canto alla chicfàjmaornatiirima, e tan-

to ben pofta,che vagheggia.eflendo alquanto rficuata, rutta la città di Fiten

ze,& li piano intorno, éc à Colle patria del medefimo Campana, fu murata

vna ccmmodiflìma,& bella cafa,coÌ difegno de! detto Giuliano : ilqualepo-

coappreflo cominciò.per mefler VgolinoGritòni,Monflgnord’Alropalcio

vn palazzo a san MmiatoaiTedefco,chefu cola magnifica. & àscrGiouan-

ni Con tijvno de’segretarii del detto Signor Duca Cofimo aeconciò,có mol-

ti beili,& commodi ornamenti, la cafadi Firenze; ma ben’èv’ero,ch£nelfare

jaduc fineftre inginocchiate,Iequali rifpondono in (olia ftradajvfci Giuliano

del modo fuo ordinario, e le tritò tanto con rifaltijmenfoline , e rotti, eh clic

tengono piu della maniera Tedefcacbedeirantica, e moderna, vera, «buo-

na. e nei vero le cofe d'architettura vogliono efleremafehie, sode, et serapii

ci,& arricchite poi dalla grazia del difegno,&da vn fugecto vano nella cotn

pofizione,che no alteri col poco, o col troppo, ne l’ordine deli architettura,

nc la villa di chi intende, intanto^elfendo tornato Baccio BandinelhdaRo

ma douc haueua finito le scpoliuredi Leonc,6c Clemétc, perlualc a! Signor

Duca Cofimo alIoragiouinetto,che faceffe nella sala grande del palazzo Du

cale vna facciata in tefta tutta piena di colonne,& Nicchie, con vnordmcdi

ricche ftatue dì marmo; laqual facciatarifpondefle con fineflre di marmo,

&

macigni in piazza, a che fare rifolutojl Duca, mifemanoilBandinelloafare

il dilcgno ;ma croua to,come fi èdeito nella vita del Cronaca,chc la detta fa-

la era fuor di squadrale non hauendo mai dato opera aU’archi tettura il Ban-

dinelle, come quello.che la fiimaua arredi poco valore, efifeccua niaraui-

glia,e rideua di chi le daua opera,veduta la ciifficultà di queft’opcraj fu forza

to confeme il (uo difegno con Giuliano, epregarlo, che come architettore

gli guidaffe quell opeia.& cofi,meiIì in opera tutti gli Scarpcliini,& intaglia

tori di santa Maria del Fiore, fi diede principio alla fàbrica, rifoluto il Ban-'

dinello col coniìgiio di Giuliano , dt far chequell'opera undafle fuor disqua

dra .fecondando in parte la muraglia, onde auenne,chegli bifognò fare tut-

te le pietre con le quadrature biethe,& con moitafaticacodurlecolpiftcrcl-

lojch e vno frumento d’vna squadra zoppa, ilchediedc tanto disgraziaall’o

pera,che,comefi dirà nella vita del Bandi nello, è flato difficile ridurla in rao

do , che ella accompagni i’alirc cofe . laqual cofanon farebbe aiienuta,fcil

Ban dinello hauefle pofleduto le cofe d’archi tettura.come egli pofledcuaql-

Jc delia icultura; per non dir nulla «che le Nicthiegrandi,doue fono dentro

nelle riuoltevcrfo le facciate, riufduano nane, e non fenza difetto queliadcl

mezzo, come fi dira neiia vita di detto Bandineilo. qucfl’opera, dopo clìcrui

fi iauorato dieci anni,fu meiia eia can to,Òc coli fi è fiata qualche tempo, vrio
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^,chc le pietre {corniciate,c le colonne co(ì di pietra del folTato, come quelle

di marmo,furono condotte con diligenza grandiflima dagli scarpellini,&in

tagliatori,per cura di GiulianojC dopo,tanto ben murate, che non è polUbi-

le vcderclc piu belle commettiture, e quadre tutte . nel che fare fi può Giu-
liano cclcbrarcjper eccellcntifiìmo. equeft opera , come fi diràa fuo luogo

,

fufinitaincinqucmefi,convnaaggiuuta,daGiorgioVafàri Aretino. Giu-

lianoin tanto,non lafciando la bottega attendeuainfieme coni fratelli a fa-

redi molte opere di quadro, e d’intaglio j Scafar tirare inanzi ilpauimento

di santa Maria del Fiore. nel qual luogo perche fi trouaua capomaeftro,&ar

chicettorc , fu ricerco dal medefiroo Bandinello di far piantare in difègno , c

modelli di legno (opra alcunefancafie di figure,& altri ornamenti, per con*

durre di marmo i’Al tar maggiore di detta santa Maria del fiore. iìche Giulia

no fece volentieri,come buonaria perfona>e dabene,5t come quelIo,ch e tan

tofidilettaua deii'architettura, quanto la spregiauail Bandmellotefiendo

anco a ciò tirato dalle promefle d’vti!i,e d’honori, che elio Bandinello larga

mente fàccua. Giuliano dunquejmefTo mano al dette modello,lo ridufle as»

fai conforme a quelio>che giaera femplicemcntc fiato ordinato dal BrunciU

IcojfaluocheGiulianoiofecépiuriccho, radoppiandocon ic colonne, l’ar-

co difopra, ilquale conduiTc atìne . eflendo poi qitefto modello , & infieme

molti difegni portato dal Bandinello al Duca Cofira'O^ fua Eccellentia Illu-

ftrifiìma fi rifolùè con animo regio à fare non pure l’^Al tare , ma ancóra Tor-

namento di marmo, chevaintorno al choro fecondo , chefàcenaTordi-

ne vecchio à otto faccie,con quegli ornamenti ricchi , con i quali è fiato poi

condottojconforme alla grandezza, e magnificéza di quel tempio, onde Giu
liano con Fintcruenro del Bandinello diede principio a detto choroj lenza al

tcraraltrojchel entrata principale di quello, la qual e dirimpetto al detto Ai
tare,c laquale egli volle,che fufie apunro,&: hauefie il medefimo arco,& or-

namcnto,cheil proprio Altare, fece parimente due altri archi fimjli,chcveu

gono,có l'en trata,c l’Altaie afar croccj e quefti per due pergami come hauc
ua anco il vecchio, per la mufica ,

&altri bifògni del choro,e deiraltare. fece

in quefto choro Giuliano vn’ ordine Ionico attorno alforto faccie in o-

gni Angolo pofe un pilaftro,che fi ripiega la metà
;
e in ogni faccia vno.eper

che diminuiua al punto ogni pilaftro , che voltaua al centro , veniua diden-

tro ftrcttilIìmojcripiegato,edallabandadifuori acuto,elargo.Iaqualeinuc

zionenon fu molto lodata, ne approuata per colà bella da chi ha giudizio

.

actefo,chcin vn’operadi tanta spefa,& in luogo coli celebre, doueua il Ban-
dincllo,fc non apprezzaua egli rarchitettura, ò non l’intendeua, feruirfi di

chi allora era vmOj&harebbe faputo,e potuto far meglio. & in quefto Giu
liano merita feufa perche fece quello,che Teppe, che nó fu poco,fe bene e piu

chcverojchechinon ha difcgiio,e grande inuenzionedalc, fata Tempre po-
llerò di grazia, di perfezione,edi giudizio ne componime.aii grandi d’ Archi

tetturaj fece Giuliano vn lettuccio di noce per Filippo Strozzi, che è hoggi a

città di Cartello in cala degl’herecli del signor Alelìandro Vitelli. & vn mcl
toriccho, e bel fornimento a vna scuola, thefece Giorgio Vafàri all’Altare

maggiore della BadiadiCamaldoliin .Calentinccol difègno di detto Gicr
gio. c nella chiefà di santo Agoftmo dei monte san 5auÌno . fece vn’ altro or

Kn 1
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namen to intagliato,per vna tauola grande, che fece il detto Giorgio . inR^

Benna nella Badia di Claisi , de’ Monaci di Camaldoii fece il mcdcfimo Giu-

liano,purea vn’altra tauola di mano del Vafari, vn’altrobell’ornamcmo.&

a i Monaci della Badia di santa Fiore in Arezzo fece nel Refettorio il foroini!

to delle pitture, che vi fono di mano di detto Giorgio Aretino, nei Vcfcoua

dodella medefima città dietro airAltaremaggioic,fecevn chorodinoce

belliflimo, col difegno del detto, douc fi haueua a tirare inanzi l’Altare, cfi-

nalincnte poco anzi , che fi mqriflefccefopra l’Altare maggiore delIaNun-

zìatail belio, e richiilìmo ciborio delsantiffimo sagramento, & li due Ange

li di legno, di tondo rilieuo , che lo mettono in mezzo , & quella fui’vltima

opera, chefacefle, eflendo andato a miglior vital’anno 1555.

Ncfu di minor giudizzio Domenico fratello di dettoGiuliano, perché,

oItrc,chcintagliaua molto meglio di legname, tu anco molto ingegiiofo nel

le cofe d’architettura , come fi vede nella cafa , cheftee fare col dileguo

di coftui Baftiano da Montaguto nella via de scrui , dotte fono ao

co di legname molte cofe di propria mano di Domenico: il

quale fece per Agoftino del Nero in filila puzza de*

uozzile cantonate,^ vn bellillìnio terrazzo a ql

iecafede’Nafigiacóinciateda Baccio fuo

padrc.cfecofiuinon fallemortoci

li prefto, haurcbbe>ficredc,di

gran lunga auanzacofiiopa

die, e Giuliano fuo

ftatfUo»



VALERIO VICENTINO
INTAGLIATORE.

Vite diValerio Vicentino , di iouannida caflelB

o

lognejèjiMatteo dalNafàro VeroneJè,e dal

tri £cc. intagliatori dt [amei, gioie.

Achei Greci nc gl’intagli delle pietre orientali furono cefi di

nini j enc Carnei perfettamente lauorarono :per ceno mi par

rcbbefarcnonpica>loerrore,feiopafla{sicon fìlenzio colo

rojchequcimarauigliofi ingegni hanno nell’eia noilra imita

to . conciofia,chcniunoèftacofia * moderni palTaii, fecondo
chcfidiccjche habbia pailato ideili antichi di finezza, e lii difegnoin que
“^pfelcnteètelicectajfenóqucfti chequi di lotto conteremo, ma prima,

io dia principio, mi conuien farcvndilcortobrcue fopra quella arte

deh#
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dcìrin tagliar le pietre durc,& le gioie : la quale doppo le rouinc di Grecia,?

di Roma ancora loro fi perdcrono infieme con l’altrc arti dcldiiegno.Quc-

ftcoperc dello intagliare in cauo,&di rilieuojfc né vifto giornalméte inRo

ma trouarfi fpeflo èale roaine,Cammei, 6c Corgniole,Sardoni, & altri cc-

ccllentilsimiiniagli,cmolti,e molti anni ftette perla,che non fi crouauachi

vi attendefle j & fe bene fi faccua qualche cofa,non crono dimaniera,che(c

ne douclsi far con to,& per quanto fe n’ha cognizione non fi troua,che fi co

minciaileafarbene,6c dar nel buono,fe non nel tempo di papa Martino v.

& di Paolo U. & andò ctefeendo di mano in mano per fino, che’l Mag-Lo-

ronzo dc’Medicijil quale fi dilettò aliai degli intagli de’Cammei antichi,

&

fra lui,& Piero luo figliuolo ne ragunarono gran quantità,& malsimamen-

re Calcidoni,corgniuoIe,& altra forte di pietre intagliate rarifsiraeile quali

erano con diuerle fantafie dentro,che furono cagione, che per metter Tartc

nella loro città e conducelsino di diucrfi paefi maeftri, che olirà al raflettat

loro quelle pietre gli condullono dell altre cole rare in quel tempo . Impa-

rò da quelli per mezzo dei Mag. Lorenzo quella virtù deU’intaglio in cauo

vn giouane Fiorentino chiamato Giouanni delle corgniuole,iiquaIe bebbe

quello cognomejperchele intagliò eccellentemente, come fa teftimonioin

nnite,che fe ne veggono di fuo grandi,& piccole j ma particolarmente vna

grande,doue egli fece dentro il ritratto di fra Girolamo Sauonarola nel fuo

tempo adorato in Fiorenza,peu le lue predicazioni, ch’era rarifsimo Itagiio.

Fu fuo concorrente Domenico de Cammei Milanefe , che allora viuendo il

Duca Lodomco,ilMoro,lo ritraile in cauom vn balafcio, della grandezza

piu d’un giuUojChefu cola rara>e de migliori intagHjchcfifulTeviftodemac

fori moderni . accrebbe poi in maggiore eccellenza quella arte nel pontifica

co di papa Leone decimo.per la vie tu,& opere di Piermaria da Pelcia,chc fu

grandilsimo imi tatore delle cofeantiche.Et gli fu concorrente Michelino,

che valfe non meno di lui nelle cofe piccole,& grandi , & fu tenuto vn gra-

ziofo maeltro.Colloro aperfono la via a quell’arte tan to difficile, poi che in

tagliando in cauo,che è proprio vn lauorare a! buio,da che non lèvue ad al-

tro,che la cera per occhiali a vedere di mano in mano quel chefifa,ridiilIo-

no finalmente,che Giouanni da Calici Bolognefe, & Valerio Vicentino, Sc

Matteo dal Nafaro,&; altri facefrino tante bell'operc,che noi faremmo me-

moria; Et per dar pr[ncipio,dico che Giouani Bernardi da Callel .Bologne

fc.ilquale nella lua giouanezza ftando apprefio il Duca Alfonfo di Ferrara,

gli fece in tre anni.chc vi llctte honoratamente, molte cole minute, delie-

quali non accade far menzione. Ma di cofe maggiorila prima fu, che eglife

cc in vn pezzo di crillallo incauaco,tu tto il fatto d’arme della Badia, che fu

bcllifsimo: &poi in vn’incauo d’acciaio il ritratto di quel Duca; per ferine

daghe i& nel riucrloaGiefu Chrido prefo dalle turbe: Detoo andaito à Ro
ma,dimoJato dal GÌouio,per mezzo d’HipoIi to Cardinale de’ Medici , & di

Giouanni Saìuiati Cardmale,hebbecommodità di ritrarre Clementeletri-

mo onde ne fece vn’inciuo per medaglie,chefu bellifsimoj &neIrouelcio

quando Iorcffi> fi manifedò a’ Tuoi fratelli. Di chefudaS. S. rimùneratoccl

dono d’vna Mazza,che è vn’vffìzio, delquale cauò poi al tempo di Paolo ter-

»o,vendendolo,dugento feudi. Almedefimo Clcmentefeccin quattrotó
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di di criftallo ì quattro Eaangeliftijche furono molto lodati j & gracqnifta-

ronoIagcazia,&i’amiciziadimoItiRcucrendifsimi s Ma particolarmente

quella dclSaluiati,&deid€tto Hippoliio Cardinalede’uedici, vnico rifu-

gio dc’VcrtuofìiilqualeritrafTcin medaglie d acciaio j &al quale fcccdi

criftailo,quandoad AicflàndroMagnoèprefentatalafigliuoIa di Dario . Et

dopo,veQUEo Carlo V. à Bologna a incoronarfijfece il fuo ritratto in vn’ Ac
ciaio- Et improntata vna medaglia d‘oro,Ia portò Cubito all’ Imperatore , il-

qaale gli donò centodobie d’oro, facendolo ricercare Ce voleua andar feco

in Ifpagna. Ilchc Giouanni ricusò,con dire,che non porca partirCi dal ferui-

zio di Clemente, & d’Hippolito Cardinale, peri qualihauea alcuna opera

cominciata,che ancora era imperfetta. Tornato ciouannia Roma, fece al

detto Cardinale de’Mcdici il Ratto delle Sabine,che fu bellifsimo per lequa

li cofe conofcendoh di lui molto debitore il Gacdinale.gli fece infiniti doni,

&cortefie: ma quello fu di tutti maggiore,quandopai’tendo il Cardinale^

Francia,accompagnato da molti fignori,& gentirhuomini, Ci voltò a Gioua

ni,che VI erafragì’altri : Eleuatafi dal collo vn picciolacolìana, alla quale e-

ra appiccato vn Cammeo,che valeua oltre fei cento fcudigli eie diede,diceri

dogii,che lo tenefleinfino al fuo ritorno : co animo di lodisfatio poi d» qua-

to conofc£ua,che era degna la virtù di Giouanni. Il quale Cardinale morto,

venne il detto Cammeo in mano del Cardinal Farnefe.perlp quale lauorò

poi Giouanni molte cofe di criftallo,& particolarmente
,
per vna croce

,
vn

crucififTo; & vn Dio padre difopra: & dagli lati la noftia Donna, clan Gio

uannij&laMaddalenaapiedi.Ecinvn triangoloa piè della croce fece tre

ftorie della palsioncdiCrifto,cioè vnap Angolo. Et per due Candelieri d’-

argento fece in criftallo fei tondi. Nel primo è il Centurione , che prega Crì

fto,chelàni il figliuolo. Nel fecondo la probatica pifeinaj Nel terzo la tr^^^l-

figurazionc in fui monte Tabor. Nel quar to è 11 miracolo de’ cinque pani,

&

due pefei: Nel quinto quando caccici venditori del tempio j & nell’ ultimo

la Reilurczzionedi Lazzaro j che tutti furono rarilsiroi. Volendo poi farei!

medefimo Cardinal Farncfe vna cairetta d’argen to ricchifsima, fattone fare

l’opera a Marino orefice Fiorentino,che aliroue fene ragionerà. Diede a fa-

re a Giouanni tuctii vanidccriftailijiqualigli condufte tutu pieni di ftorie,

& di marmo di mezzo riiieud,fcce le figure d’argento, & gii ornamenti lon

di con tanta diligenza,chenon fu mai fatta altra opera con tanta, e limile p-
fczzione.Sonodi mano di Giouanni nel corpo di quefta caifa intagliate in

Guati quefti ftorie con arte mai auigliofa la caccia di Mclcagco, & del porco

CalidoniojleEacchanti;& vna battaglia nauale ; & limiimcntequàdo Fìcr

cole combattè con rAmazzone,e altre bcliifsime fan ralìe del cardinale ne fe

ce farei diiegni finiti a Perino del Vaga,& aaItnnvacftri.Fccsapprcfioin vn

criftalloilfucceiìodella preladella Goletta
j & invn’ahrolagucrra di lu-

nifi. Al medefimo cardinale inràg!iò,pur in criftallo, laualcttadi Chrifto>

Quando era nell’orto i Quando èpecfoda Giudei^ Quanào è.mcnatoad
Anaid-lerode,& Pilato; Quando.cDaituto,& poi coronato di spinci Q£;^
deporta la croce; Q^andocconfittc,^: Icuamin alto; de vinmamcntc fa

fualannlsiiTia,&: gìoriofa refucrezztone . Le qu^a opere tutte furono no fo-

Umeate beiiilsimc,ma fatte anco con tanta prcftczza, che nc rcftò ogni huo
m'o
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mo marauigliato. Et haucndo Michclagnolo fatto vn difegno (ilchemi fic*

ra (cordato di{òpra)al detto Cardinale de’Medici,d’un Tizio, a cui mangia

vn’Auolcoioil cuore,GÌouanni intagliò benifsimo in criftalloj fi come an-

co fece con vn difegno del medefimo Buonarroto vn Fetonte, che per nófa

pere guidare il carro del Sole cade in Po j doue piangendo leiorelie^fono có

ucrntein Albert . Ritrafi'cGÌouanni Madama Margherita d’Auftria figlino

la di Carlo quinto Impsradore,ftata moglie del Duca Aleflandro de’Medi-

ci,& allora Donna del Duca Ottauio Farnefe j & quefto fece a conccrrcn-

2a di Valerio Vicentino
}
per le quali opere fatte al Cardinale Farnefe, heb-

bcdaquelfignore in premio vn’vfhziod’un Giannizzero, del qualetraf-

fé buona fomma di danari. Et oltre cio,fu dal detto fignor canto amato, che

n’hebbe infiniti altri fattori. Ne pafsò mai il Cardinale da Faenza, doucGio

uannihaucnafabricatovnacommodilììmacafa, chenon andaflc ad allog-

giarecon eflolui. FermatofidunqueGÌouanniin Faenza, per quierarfì, do

po hauer molto trauagliaco il modo,vi fi dimorò femprc:& eficndogh mor

tala prima moglie,dellaqualenoii haucuahaiiuio figliuoli, prefclafecóda,

di cui hebbe due mafchi,òc vna femina,con iquali,enendo agiato di polTef-

fioni,& d’altre entrate,chegli rendeuano meglio di quattrocento feudi,vif

fe concento infino a fefianta anni. Alla quale età peruenuto, rendè l’anima

a Dio il giorno della Pentccofte l’anno 1555.

Matteo delNafiaro efTendo nato in Verona d’un lacopo’dalNaffaro

calzaiuolo, attefe molto nella fua prima fanciullezza, non folamencealdifc

gno,ma allamufica ancora,neila quale fu eccellenrejhauendo in quella per

maeftri hauuto Marco Carrà,& ilTromboncino Vcronefi,che allora ftaua

no col March efè di Mancoa. Nelle colè dell’intaglio gli furono di molto gio

uamento due Veronefi d’honorace famiglie,con iquaii hebbe cÓtinua pra-

tica. L’vno fu Niccolo Auanzi,il quale lauorò in Roma priuatamente,Ca-

rnei,Corniuole,& altre pietre,chc furono porrate adiuerfi principi. Et hac-

ci di quegli,che fi ricordano hauer veduto vn Lapis Lazaro largo tre diradi

(uamanoknatiuitàdiChriftoconmoltefigurej 11 quale fu venduto alla

DuchefIad’Vrbino,come cola (ingoiare. L’altrofuGaleazzoMondellajiU

quaIc,oltreairincagliar le gioie, difegno benifsimo . Daquefti due adun-

que hauendo Matteo tutto quello,che fapeuano apparato 5 venutogli vn bel

pezzo'di diafpro alle mani verde,e macchiato di gocciole rofl'e, come fonoi

buoni,v’intagliò dentro vn Deporto di croce con tanta diligenza, che fece

venitele piaghe in quelle parti del diafpro,chc erano macchiate di (angue

}

ilche fece edere quell’opera rarifsima,& egli commendatone molto. Il qua

le diafpro fu venduto da watteo alla Marchefana Ifabella da Erte. Andatole

ne poi in Francia,doue portò feco molte cofe di fua mano,perciiepli facefie

roluogo in corte del Re Fracefeo primo j fu introdotto a quel fignore, che

fempre tenne in conto tutte lemaniercde’virtuofi; il quale Re,hauédoprc

fo molte delle pietre da coftui intagliate,toltolo al feruigio fuo, & ordinato

gli buona prouifionc 5 non l’hebbe men caro per efiere ecc.fonatore di Liu*

to,& ottimo raufico,che per il meftiere deirintagliar Icpictre.E di vero niu

na cofa accende maggiormentegranimi alle virtù,che il veder quclIecHcri

apprd*
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ipprezzàte,e premiate da i Principi,& Signori,in quella maniera , che ha se

prc facto perl’adietro rilluftriinmacafade’Medici,& horafàpiu che mai; e

nella maniera>che fece il detto Re Francefeo veramente magnanimo. Mat-

teo dunque.ftando al feruigio di qucfto Re,fece non pure per Tua Maeftà mol
te coie>rare ma quali à tutti i piu nobili Sig.e baroni di quella corccjnon ef-

fendoui quali ninno,che non hauelTeCvfandofi molto allora di portare Ca
mci,& altre limili gioie al collo,e nelle bcrette) dciropere Tue . fece al detto

Rc vna tauola per l’aìtare della capella di fua Maefta, che li faccua portare in

viaggio: tutta pienadi figure d’oro,parte conde,c parte di mezzo rilicuo, c6

molte gioie intagliate, {parfe per le membra delle dette figure, incauò pari

menti molti criftalli, grefempi de quali in soIfo.Sc gelTojli veggiono in mol
li luoghi: ma particolarmente in Vcrona,douelbno tutti i pianeti belliflìmi

&vnaVerene con vn Cupido,che voltale spalle, ilquale non può efler piu.

beilo . in vn bclhlsimo Calcidonio , flato trouato in vn fiume intagliò diui-

naraen te Matteo la iella d’una Deanira quali tutta tonda con la spoglia del

Leone in tefla,e conlafupcrficielionatat&in vnfilodi color rodo, che era

in quella pietra, accomodò Matteo nel fine della tella dei Lione il rouelcio

di quella pelle, tanto bene, che pareuafcorticata di frefeo. in vn’altra mac-

chia accomodò i capegli;& nel biaco la faccia,& il petto e tutto con mirabi-

le magilleiio.laquaie tcllahebbe ifieme cól’alire cole il detto ReFracelco.

& vnainptonta ne ha hoggi in Veronal! Zoppooreficejchefiifuo difcepo

Jo. fu Matteo Iiberalillirno,e di grande animo; in tanto, che piu collo harcb

be donato l’operelue , che vendutele per vililfimo prezzo
.

perche haué

do facto à vn barone vn Cammeo ci’imponaza , e volendo colui pagarlo vna

miferia, lo pregò llreitamente Mattco,che volefleaccetcarlo in cortelia; ma
colui,non lo volendo in dono,

e
pur volendolo pagare piccolilHmo prezzo:

venne in collera Matteo, & in prelenza di lui con vn martello lo lliacciò.fe

ce Matteo per lo medefimo Re molti cartoni per panni d’arazzo, & con effi,

come volle il Rejbifognò che andafle in fiandra,e canto vi dimoralTejche fuf

fono telTu ti di reta,e d’oro, i quali finid,& condotti in Francia,furono tenu

ti cola bellilìima . finalmente,come quali tutti gl’huomini fanno, fe ne tor-

nò Matteo alla pattia,portando leco molte cole rare di que’paefi , e particos

tarracntc alcune tele di paefi fatte in Fiandra a olio
, à guazzo , e lauorati

da bonillìme roani^; lequali fono ancora per memoria di lui tenute in Vero -

na molto care dal signor Luigi,& signor Girolamo Stoppi, cornato Matteo

à Verona fi accomodo di danza in vna grotta canata lotto vn fallo , aiquale

€ fopta il giardino de frati GÌefuati;Iuogo,chcoltre all’eller caldillìmo il ver

no, e molto frelco la Hate, ha vna belliflima veduta, ma non potè goderli

Matteo qfta llaza fetta à luo capriccio
,
quato harebbe voluto.'pche liberato

che fii della lua prigionia il rc Francelco,raandò fubitOjper vno à polla àri-

chiamar Matteo in Francja,e pagargli la prouifione,eziadio del tempo , che

era ftatoin Verona. egiunto la,lorcccmacllrode coni) della Zeccha.on*
de Matteo prefa moglie in Francia, s’accomodo

,
poi che coli piacque al Re

luosignorc,a viueiein que’ paefi. Della qual moglie hebbe alcunifia

gliuoli.maàlui tanto dimmili,chc n’hcbbepoca contentezza, fu Matteo co

li gentile ,& cortole , che chiunchc capitana in Francia, non pure della fu»

Oo
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patria Verona,ma Lombardo carezzaua ftraòrdinàriamente. fu fuo amidi

fimo in quelle par ti,Paulo Emilio Veronefe, chercrifleFhilloricfranzeiim

Jingua latina - fece Matteo molti difcepólj,cfra graltrivnfuoVercneicfra»

lello di Domenico Brufcia-sorzijdue fuoi nipoti, che andarono m Fiadra,et

altri moki Italiani,e Franzefi,dequali non accade far menzione, ehnainifa

teli mori non molto dopo la morte del Re Francefco di Francia. Ma psrue-

nire oramai all’ecc. virtù di V alerio Vicétino del quale fi ragionerà, egli co

dulie tante cofegraride,etpiccoIedintaglioencauo,& di nhuoancoracó

vna pulitezza, 6: fa cilitàjché e colà da non credcre:& fe la natura haueiFefat

to coll buon maeftro Valerio di difegno, come ella lo fece ecceUennilimo

nellointaglio ,edi!igente, & pazientiilìmo, neleondurlopereiuedache

fu tanto,cfpedi(o ,hare-bbe paliatodi gran lunga gliantichi come gli para-

gono,& con tutto ciò ebbe tato ingegno, che fi valle fempreè dedifegni da

lui ò degli in iagli antichi nelle fuecofe, conduce Valerio a Papa Clemente

VII; vna cadetta tutta di cnilalii condotta con mirabii magifteric,cheneb-

be da quel Pontefice per fua Iattura feudi duo mila d’oro doue Valerio inta-

gliò in qùe criftalli tutta la palliane di Gicfu Chrifto col difegno daini, la-

quale cadetta fu poi donata da Papa clemente al Re Francefco a Nizza qua

do andò a marito la fu a nipóte al Duca d'^Oliens che fu poi il Re Arrigo; fece

,V aierio per il raedefimo Papa àlcunepaci beliillìime , & vha Crocieciim-

ftalIodiuina',& fimilméteconij dainprótarmedsghedoucraiiritraiiadi

Papa Clemen te con rouefei bellillìimi,& fu cagione che nel tempo fuo qac

ft’arie-fi acrebbe di tanti maefi:ri,che innanzi al facho di Roma che da Mila

no,& di altri paefì nera crefeiuto fi gran numerojcheera vnamaraiìigliafe

ce Valerio le médagliede dodici Imperatori co lor rouefei cauate dallo ansi

copia beile
,
&:grrn numerò di medaglie greche: intagliò tantcaltrecofe

di criftallo che non fi vede altro che pieno le botieghedegli orefici, & il reo

do che delle cofe fua formate,ò di gelTo òdi zolfo odaltre mefture daecaui

doue e fece fiorie o figure otefle.ccflui aueua vnapraiica-taro terribile, che

nófumainefTuno dei fuo meflierochefacefie piu opediluj.codufle ancora

a Hpa Clemente molti vafi di criflalii quale parte donoàdiuerfi Principi,

c

parte fur polli in Fiorenza nella chiefa di san Lorenzo infieme con molti va

fi cheeranoin cafa Medici giadel Magnifico Lorenza vecchio, & daini di

quella ìlluflniìima caia per conferuarele ReJiquiedi.moltisanti,chequcl

pontefice donò per memoria fua a quella chiefà che non epolfibile vederla

-varierà de garbi di qne vafi, che fon parte di Sardoni Agate Amatilli Lapis

lazzari,& parte Plafme, & Eliiropie;, & Diafpfj, Criflalii Corniuoie,che

per la valuta,óe bellezza loro non fi puodefiderarpiu. fece a Papa Paulo ter

zo vna Croce, &dua candelhertpur di criftallo in'tagiiatcui dentro llorie

dcllapaifionediGiefu Chriftoinvarij fpartimemidiqueiropera,5ciufiM

to numero.di pietre piccole,& gradi che troppo lungo faria ilvoltrnelat

memoria; trcuafi apprefio il CardinalFarnefemoire cofedi mandi Vale-

rio il quale nó ìafeio niaco cofelaucrare, chefacelle Gionannifopradeiro,

Se d’anni fettan torto ha fotto con l’oechioj&con le mani miracoli fhipendif

fimi, &ha infegnaro l’arte aunafua figliuola, che lauora benilhmo. Vale-

rio tato vago di piocacciareantiquita di marmi ,
&: impronte digelloanri
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cheeffiodernejedifegriije pitture di mano di rarihiiomini , che nonguar-
daua a fpefa niuna . onde la Tuo cala in Vicenza e piena, e di tante varie cole

adorna che e vno ftupore, e nel uero li conolcie che quando vno porta amo
re alla virEU,egli non refta mai infino alla folTa . onde n’ha merito,& lode in

vita,&fifadoppo la morte inmortale fu Valerio molto premiato dellefeti

che lue, & hcbbevfiz!j,& benefizi) alTai daque principi,cheegliferui . on-

depolTono quegli che lono rimali doppoìui,mercie dello, mantencrfi in

grado honorato. coftui quando non potè piu per li faftidi che porta fecola

vecchiezza artendere aliartene vmerc, refe lanima a Dio lanno 1546.

FunetempiadietroinParmail Marmita ilqualevn tempo attefe allapittu

rapoi fi voltò allo intaglio, & fu grandillimo imitatore degli antichi. Di co

fluì fi vedde molte cofe bellillime. infegnò lattea vn Tuo figliuolo chiama-

to Lodouico,che (lette in Roma gran lépo col Cardinal GiouannideSaluia

ti, e fece per quello signorequatrro ouati intagliati difigiire nel crillallo

molcoeccellenrijchefurmelliin cnacalTettadargentobcliifilmachefiado

nata poi alla Illulltifilma signora Leonora di Tolledo Duchella di Fioren-

za, celiai fece fra molte lue opere vn Cammeo con vna relladi Socrate mol
tobella,efugr;uimaellro di conirafar medaglie antiche delle quali necauò

graixdiihma V liiita. seguitò in Fiorenza Domenico di Polo Fioren tino eccel

lente Haellro dincauoil quale fu dilcepolo di Giouanni delle Ccrgnole di

chete ragionato :ilqual Domenico ànollri giorni, ntrallèdiuinamenteil

Dtjca Alefandro de Medici,&: ne fe con i in acciaio,5c bellilllme medaglie c5

vn rouefci.odentroui vna Fiorenza. ritraile ancora il DucaCofimo il primo

anno, chela eletto algouerno di Fiorenza, & nel rouefciofecie il fegno

del Capricorno, de molti altri in tagli di cofe piccole che non fcade farne

memoria,& mori detà danni 65. morto Domenico . Valerio el Marmita, oc

Giouannida Callel Bolognele,rimafono molti, che glianno di gran lun»

gaauazaticomcinVenecia Luigi Anichini Ferrarefeilqualcdilotrigliezza

-dintaglio, & di acutezza di fine, halefuo cole fatto apparire mirabili :ma
molto piu ha palTato innanzi a tutti in grada bontà, & in perferione, 8c nel

rcflerevniuerlàle, Alcffandro Celari cognominato i{ Gteco,ilquaie neCa
'msi,&nelleruore a fatuo intagli di cauo,& diriiienocon canta bella manie

ra,& coli i coni dacciaio in cauo coni bulini ha condotte le minutezze dcl^

latte

c

5 qucllaelltema diligétiache maggior no fi può imaginare, ficchi vuo
lellupirede miracoli fuoi, miri vna medaglia fatta a Papa Pauolo terzo del

ticrattoluocheparviuo col fuo rouefeio doue Alcllàndro Magno che gcc

tato a piedi del gran sacerdote di lerololima Io adora che lon figure da llu-

pjre,&:chenonepolTìbiIefar meglio , fic Michelagnolo Buonarroti lleiro

guardandole prelente Giorgio Vaiati dille che era venute l'hora della mor
. leneirarteperciochenon fi poreua veder meglio. Colluifepcr Papa Icho
terzo la fua medaglia l’anno Santo i550.con vn rouefeio di que prigioni che

ai ts.Tipodegli antichi erano ne lor Giubilei liberati, chcfubelhlfima, fic ra

ra medaglia có molti altri conij,fic ri tratti p le zecchedi Roma iaquaie a rcu

taelerciraca molti anni. ritraile Pierluigi FarneleDuca di Callro tl duca Oc
tauio luo figliuoIo,e al Cardinale Pamele fece I vna medaglia il fuo ritratto

colà rarifiìrna che la tcftafu doro cl campo dargenco, collui conduil'e la tc-

Oo i
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ila del Re Arrigo di Fraciapil Cardinale Farnefe della gradezzapiudungi

ulioin vnacocniuolalcauò dinraglio in cauo, cheeftato vnode piu begli

iaragli moderni,che fi fia veduto maijperdifegno grada bontà, Scdiligent

za. vedefi ancora molti altri intaglidifuo man, in Cammei, Scperfectif-

fima vnaieminaigniudafattacógràdearte,&cofi vnaltrojdoueèvn Leone

& parimente vn putto,& molti piccolijche non fcade ragionarne ma quci-

10 che pafio turti,fa la tefta di Fonone accielc che c mitacolora,&: il piu bel-

lo Carneo che fi polla vedere

.

Siadoperaancoia oggi ne Cammei Gioiianantoniode Roffi Mi'ancfe

bonilfimo maeftro, ilqualeoltra alle belle opere che afatto di tìlieuo, 8: di

cauo in vanj intagli ha per lo llluftnirimo Duca Cofiroo de Medici condot-

to vn Carneo grandifli.cioè vn terzo di braccio alto, & larghe parimente:

nel quale ha canato dal mezzo in fu due figure , ciò è sua Eccelientiaj&Iall

luftrilììmaDuchelìa Leonora fuoconforte, che ambi due tengano vnion

do cóle mani détroiii vnaFiorézatfonoapcelIoaqueftì ritratti di naturale

11 Principe don Francefcocon don Giouanni Cardinaledon Gratia,&don

A mando,& don Pietro infiemecon Donna irabella,& Donna Lucretiatut

ti lor figliuoli,che non èpolTibilevederela piu ftupenda opera di Cammeo
ne la maggior di quella, & perch’ella lupera tutti i Cammei, & opere pic-

cole,che egli hafatti,non ne farò altra men rione potendefi veder ioperc.

Cofimo da terzio, ancora ha fatto molte opere degne di que fta proklfione

il quale ha meritato pie rare qualità fne che il gran Re Filippo Cattolico di

Spagna Io tengha aprcllo di fe con prcraiallo , & onorallo
,
per le virtù (uc

nello intaglio in cauo,&di rilieuo della medefima profe{fione,che nona pa

ripei far ritratti di naturale nel quale eglivalcinfinitamenrc, &neiraltrt

cofe. Di Filippo negrolo Milanefe intagliatore di ceieilo in armedi ferro

con fogliami , & figure non mi diftenderò auendo opeiato come fi veclcia

rame co(e che fi veggono fuor di Tuo cheglihanno dato fama grandifiìraa.

Et Gafpaco, & Girolamo MÌfuroni Milancfi intagliatori diqualilcviftova

fi, & tazze di criftallo bellilsimc,& particolarmente nanne condotti perii

nuca Cofimo duacheion miracolofi oltre, cheafatto in vnopczzo diElì-

tropia vn vafo di marauigliofa grandezza, & di mirabile intaglio, coli

vn vafo grande di lapis lazaij, chene merita lode infinita, & Iacopo da trez

20 lain Milano il medefimo che nelveroanno renduta quella artcmolto

bella, & facile . molti larebbano che io potrei raccontare che nello intaglio

di cauo per le medaglie tclle, & rouefei che hanno paragonato,& pafiaco

gh antichi come Benuenuto Cellini,cheal tempo che egli elercitolartcdcl

lo Orefice in Roma sotto Papa Clemente fecicduamedaglicdcucolcraal-

la telladi Papa Cjementecheromigliòcheparviua,fein vn rouelciolapa»

ce che a legato il furore ,& brufcialarmi, & nellaltra Moifeche hauendo

pcrcofio la pietra necaua laequa per il Tuo popolo afletatO,chc non lì può

farpiuin qucirartccofi poi nelle monete, & medaglie che fece per il Duca

Alellandro in Fiorenza. Del Caualicr Lione Aretino chea in quello làttoil

medellmo altrouelcnefara memo ria cdclle opere cheafatto,&chcfgli

fa cuttauia

.

Pietropauolo Galeotto Romano , feceancor lui, &faapprelIoil Duca

Ccliniu
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Cofima me<Jagliede fuoi ritratti , & coni] di monete , &opere di tarila im
mitando glandari di maeftroSalueftro, che in taieprofèflioncfcciein Ro-
ma coiemarauigliole eccellenti tlimo maeftro.

Paftorino da Siena a fatto i! medcfimo nelle teftc di naturale che fi può di

re, che abbi ritratto tutto il modo di pcrlone
, e signori grandi > Se virtuofi

& altrebalTe genti: coftuitrouo vno ftuchofodo da farei ritratti chcvenifii

fino coloriti aguifade naturali con le tinte delle barbe, capell,, & color di

carni che la fatte parer viuerma fi debbe molto piu lodare negli accÌ3Ì,di che

a fatto conij di medaglie ecceIIenti,troppo farei lungo fé io haueisi di que-

lli,chefanno ritratti di medaglie di cera a ragionare perche hoggi ogni ore

fice fa ,& genril'huomini affai vi fi fon datt,& vi atendano comeGiouanba
tifta SoziniaSiena, &ilRoffo de Giugni a Fiorenza, & infiniti altri, che

non vo ora piu ragionare, & per dar finca quelli tornerò agli in-

tagliatori di acciaio come Girolamo Fagiuoli Bolognclc

intagliatore di cefeIlo*&di rame, &in Fiorenxa

Domenico Poggini,cheafatto , & là co-

ni) per iaZecchacon le medaglie

del Duca Cofimo ,& la*

uora di marmo
llatne :

imitando in quel chcpuoi piu rari et eccellcntì

kuomini cheabbin^rtomaicofe

rare in quelle prò

fellìooi

,
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TJitadiiyldarcantùnio Bolognejè, e d’altrì'm-

tagkatortdi Bampe.

E R che nelle teoriche cfel/a pimira fi ragionò poco cfeJJefiapc

di rame>baftando p allora mofirare il modo deifin ragliar l’ar

géto col Bulino,cheé vn fèrro quadro, ragliato asgherobojiSt

chea il taglio fòtrile^ /ènedirahora,cóJbccafioned(gfiavir3

quan''ogiud:cheremodoucreefiereà bafianza. Il principio

dunque deli’in tagliare le ftampe venne da Mafofiniguerra fiorenfino,cÌr

ca gl’anni dinoftra ialute 1460
.
perche coftui tutte le cole, cheintagliòin

argcntOjpet empierle di Niello, le improntò con terrat&gittatouilòpraro!

fo liquifatto,vennero impron tatpje ripiene di fumo . onde à olio mofttaua

no li medefiraojchef'argen to . £ t ciò fece ancora con carta humida, & con
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lamedefjma tinta aggrauandoiii.fopracon vn rullo tondo, ma piano per

tutto . Ikhe non lolo le fecèua apparire ftampate ma venhiano comedile»

gn'atedrpcnna .ki fe^idtatò coftuìtià Baccio Baldini Dtetìcelfcorentjno, il-

quale non hauendo molto dikgno,mtto quellOjche fece, fu con inuenzio-

ne,edilegno-di Sandro Bottieeilo . Quedacofa venacaà notizia d’An-
drea Mantegna in Roma , fu cagione, che eglidiede principio àintagliare

molcefueòpere,come fi dille nella faa vita . Pallata poi quella inuenzione

in Fiandra vn Martino,che allora era tenuto in A auerfa eccellente pittore fe

ce moire colè, & mandò in Italia gran numero di dilegui flampaii, i quali

tartieranoconcràl^natiinquellomodo. M. C. Etiprimihironokcin
que Vergini lloiteconlclampadefpentej & le cinque prudenti con lekm-
pade- acccfe; 5i vn Chrillo'in croce con saGiouanni, Se la Madonna à piedi :

iiiquaièfii'tahto buono in taglio, che Gherardo Miniatore fiorentino lì railè

a contrafarlo di Bulino,e gli riiilci benilììmo. Manonfeguitò piackt€,-per

che noti vilfc molto. Dopo mandò fuora Martinom quattro toudiiquat-

tro Euàngelilli:& in carte piccole GieluChriftoconidodici Apoftoii: &:

Veronica con fei santi delia medefima grandezza :&:aIcuneArmc di signo

‘riTedelchifo'ftenutè da-hi3om{nir:udi,eveftiti, edadonne,m4ndòfuorifi

pilirréntevnsanGiorgiOjcheamazzail-ftrpentei vniChrillc,.cèeftai.nnan

'zi al'iléto,racn;refi laualé mani j & vn tranficodi nofìraDonBaatlàigraa

dc;douelonotutti grApoftoli. EtqueftafudelkmigJioricarte,cbctnaiin

^a^iaffecoftui . Inyn’altrafece santo Antonio- battuto dai dianoli, por-

tato in aria da vna infinità di loro : In le piu v?.tie,e bizzarrcfoxme,chefi pof

fino imaginafe,'laquale carta tanto piacque a Michelagnolo, ellendogioui

netto,che lì milè à colorirla. Dopo quello Martino,comincio Alberto duro

in Anncrfa'jCÒn piu difegno,e miglibrg:udizio,&conpiubclIeinucnkoni

à dare opera alle medefimc ftampe-, cercando d’imitar il vino , e d’accoilarfi

alfe maniereitaliane.lequalicgii fempreapprezzò aliai. Et coli, ellendogio

uaiTcttó fece molte cok,che furono tenute be!Ic,quanto quelle di Mar-tino,

eleintagliauadidoa man fjtopria, regnandole col fuo nome. £ fanno 1505.

mandò fuori vnaNoftra Donha piccola, ncllaqualefupcrò Martino,e fe ftef

loi& apprelTo in molte altrecarte, cauaili, àduecaualli per carta ritratti da!

naturale,e bellilìì.etin vn’altraiI-figliuolprodigo,ilqnalellandpà vlodrvil

Jànò ginocchioni con lemaniinctòcicch'iate, guaìdajl cielo, mcntEe certi

porci mangiano in vn trogolo: & in quella fono capanne àvlo di ville Tede

fche,beliilÉme. fece vn san Baftiano piccolo,1egat0-con le braccia-in altojdc

vna Noftra Donna,chefiede col figliuolo in colioV^ vrrJunicdifineflragli

da addolloichc pelcola piccola
,
non fi può vedere in^glfo.k-ce vna feminc

allafiaminga àcaualk),con vno llafHerià piedi. Et in vnTatne maggiore in-

tagliò vna Ninfa portata via da vn Moftro Marino, mentre alcun’altre Ninfe

fi bagnino . Della medefima grandezza intàgliocon fornhlsmo roagidar^o

tremando laperfez2Ìohe,& il fine di qiiell’artes vna Diana,che ba'ùcna vna

Kinfidaqualcfi èmcHaperclTefedifelaingrembo ivn Satiro. Keilaquaic

carta volle A!bertomoflrEre,chefapeua faregi’ignodi-sjj ancora, che que

ftrmaellrifuflcro allora ih que’ pach lodati ;nc’r.clttì le colcìoio Icno p^t

la diligenza fole dcirincagliOjl’operc loro comeedateE voglio credere, che

Albcito
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Alberto non peteflc per aucntura far mcgIio,comc qucl!o,che non hauca-

do commoclitad’altii,ritracua,quan(lo haacua afarc ignudi,alcune dc’fuoi

garzonijche doucuano haucrc come hanno,per Io piu , i tcdcrchi cattiuoi-

gnùdojfc bene vcftiti il veggjono molti bcgrhuomini di que’paefi.fcce rr.ol

ti habitidiuetfiallafìiamingaindiuerrC'Carte ftampatc piccole: di Villane,

& Villane,che fucilano lacornamufaje ballano, alcuni,che vendono polli,

& altre cofe:& d’altre maniere aliai . Fece vno , che dormendo in vna ftufa

ha intorno Venere,che Tinduccà tentazione in lognoj mentre, che Amore

falendofopra due zanchefÌtraftulla,&ildiauoloconvn foffìone,òvcro

mantice lo gonlìia per l’orccchie . Intagliò anco due san Chriftofani diuer*

fijche portano Chrifeo fanciullo,bclliflìnn,& condotti con molta diligenza

ne’capegli sfiiati,& in tutte raltrc-^Dopolequali opere, vedendo con quan-

ta larghezza di tempo intagliaua in rame, etrouandofi hauere gran copia

d’inucnzioni,diuerlamcnte difegnatc, lì mifeaintagiiare^in legno. Nel

qual modo di fare coloro chehanno maggior dilegno hanno piu largo cara

po da poter moftrarqlaloro perfezzione.Edi quella maniera mandò fuori

l’annoijio.due llampcpiccolerin vna delle qualièla decollazione di san

Giouanni,& nell’altra quando la teftadclmedeiìmo éprefentatain vnBaci

noàHcrode,chefiedearacnfa. tt in altre carte, san Chriftofeno, san Siilo

Papa.sanro Stefano,e san Lorenzo, perche veduto quello modo di lare cl-

lère molto piu facile,che 1 intagliare in rame,leguitadolo,fece vn san Grego

riojche canta la mcfla,accompagnato dal Diacono,e sodiacono. e crefciuio

gli l’animo fece in vn foglio reale l’anno 1510
.
parte della paflìone di Chri-

fto,cioènecondulIe,con anitnodifareilrimanente,qnartropczziiUcena;

rcller prefo di none ncll’orro
j
quando va al limbo a trarnei santi Padri , Se

lafuagloriofartflurczzione.Ela detta feconda parte fece anco in vn qua-

dretto àolio molto bello, che c hoggi in Firenze apprelTo al signor Berrtar-

detto dc’Medici . E fé benelbno poi fiate fatte Talice otto parti , che furono

ftampatc col fegno d’Alberto , anoi non pare vcrilìmilc, che fieno operadi

lui, attelo,che fono ma la cola,e non fomigliano,ne le tefte ne i panni, ne al

iracofalafua maniera. onde ficrcde,chefiano ftatefatteda altri dopola

mone fua per guadagnare,lenza curarfi di dar quello carico ad Alberto.Et

che ciò fìa vero,l’anno l5ii.egli lece della medefimagrandezzain yemicar

cc tuttala vita di Noftra Donnatantobcr>e,chenonèpoflibi}c,perinuen-

2ione,componimentidiprolpcttiua,calamctj,habitije ielle di vecchi, egio

uanijfer meglio . E nel vero,fequell’huomo fi rato,fi diligente, e fi vniuerla

le haueflefaauuto per patria la Tofcana,come egli hebbeia Fiandra? & ha-

uefle potuto ftudiare le cofe di Roma,come habbiam fatto noi, farebCc Ha

to il miglior pittore de’paefi nollri,fi comefu il piu raro,epiu cclebrato,che

habbiano mai hauuto i Fiaminghi . l’anno medefimo,reguiundo di sfogare

i luci capricci,cercò Alberto di fare deila medefima grandezza xv. forme,in

tagliate in legno,della terribile vifionc,che san Giouanni Euangclilla fai!

fc neirifola di Patmos n el fuoA pocaliflc . Et coli mcllo mano all'opera con

quella fila imaginaiiua llrauagantc,e molto apropofìtoà cotalfuggetto, fi

gu rò tu tre quelle cofe,coli celcftj,come terrene,tanto bcne,che fu vua mara

uiglia , Et con tanta varietà di farcinquegli Animali, c moftri , che fu gran
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lumeà molti de’noftri arcefid,che fi fon leruhi poi fIeirabontlanza,& copia

delle bellefentafie,& inuenzioni dicoftui . V edefi ancora di roano del mes
defimo in legno vn Chrifto igniido,che ha intorno imifterij della luapaifio

ne, & piange con lemanìalvifo i peccati noftri.chepetcofa pìccola, non
efenon lodeuoie. Dopo,crefeiuto Alberto infàculra,&in animo,vedendo

le Tue cofe edere in pregio , fece in rame alcune carte , chefecicno ftupire il

mondo.Si raife anco ad intagliarc,Der vna carta dVn mezzo foglio la Malin

conia con ruttigl’inftrumentfiche riducono rhuomo,& chiunchegl’adopc

t2,à edere malinconico: & la ridud'e tanto bene, che non è poffìbile col Bu-

lino in tagliare piu fòttilmente.fecein carte piccole tire Noftre Donne varia

tel’vnadall’altre,ed’vn lottilillìmo intaglio. Ma ttoppo farci !ungo,fe iovo

ledi tutte Topcre raccontare,che vfdrono di mano ad Alberto, per bora ba-

ffi rapere,che hauendo difegnato,per vna paflìonc di Chrifto 36.pezzi,& poi

intagliatigli , fi couéne con Marcantonio Bolognefe di mandar fuori infie-

me quefte carte.E cofi capitando in Vinézia,hi quell’opera cjgione,che fi fo

no poi fatte in Italia cole marauigliole in quefte ftàpe,come di fotte fi dira.

Métte, che in Bologna Frac. Fràcia attédeua alia pittura fra molti luoi difee

poli , fu tirato inanzi > come piu mgegnoladegrahri , vn giouane chiamato

>iarcanionio,ilquale, pereflèrcrtato mol ti anni col Francia, eda lui molto

amato,s’acquiftò il cognome de Franci. Coftuidunque,ilqiialehaueuami

gliordifegnojcheil fuo maeftro, maneggiando il Bulino con facilita, & con

grazia,fcce.perchealloraerano molto in vlb,cinture,& altre molte cofe ni*

elhue.che furono belliilime, percioche era in quel meftiero veramente cccel

leatillimo. Venutogli poi diliderio,come à molti auiene,d’andare pel mon-
do,& vedere diuerle cofe,& i modidifaredeglaltri artefici,con buona gra-

zia del Francia fe n’andò a Vineziaj douehebbebuon ricapito fragrartefici

di quella città. In tanto capitando in Vinezia alcuni fiaminghicon molte car

icinragliate,& ftampatein legno,& in rame da Alberto duro , vennerove-

dutea Marcantonio in fulla piazza di san Marco, perche ftupefatto della ma
nieradel lauoro,& del modo di fare d’Alberto, Ipele in dette cartequafi

quanti danari haueua portati da Bologna, & fraraìrre cole comperò la pafi*

fionc di Giefii Chrifto intaglia ta in 5Ó. pezzi di legno in quarto foglio 5 fiata

flampatadi poco dal detto Alberto . Laquale opera cominciauadàl peccare

d’Adamo, & edere cacciato di paradilo dall’Angelo , infino al mandare del

lo spirito san to.& confiderato .Marcantonio quanto honore. He vtile fi hall

rebbe potuto acquiftare, chili fulTè dato à quell’arte in Italia, fi difpoledi

Yolerui attendere c5 ogni accuratezza,e diligenzaiSc cofi cominciò a centra

fare di quegliintagli d’Alberto, ftudiando il modo de tratti, e il tutto delle

ftampc,che hauea comperate: lequal per la noui ta, e bellezza loro, etano iti

tanta nputazzione, cheognuno cercaua d’hauerne. Hauendo dunque con-
trafàtto in rame d’intaglio groflo , come era il legno , che haucua.intagliato

Alberto, rutta la detta paffione , & vita di Chrifto in 56. carte, e fattoui il fc-

gnOjChe Alberto faceua nelle fueopcre,cio è quello A£ ,riufci tanto lìmi

le dimaniera,chc non Capendo nefluno,ch’elle fùftero fatte da Marcantonio
cr.mo credute d’AlbertOj& per opere di lui vendute,& comperate. La qual

cola,eirendo fcritta in Fiandra ad Alberto,& mandatogli vna di dette pallio

Pp
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nicontrafattcHa Marcantonio;venne Alberto in tanta colIora,chcpartito6

di Fiandra,lenevenneàVinezìa:&JCÌcprlb alia Signoria,!! querelò di. Mar.

cantonio. Maperònonottennealcro,fenoncheMarcanionio non faceffe

piu il nome,& ne i! legno fopradetto d’Alberto nellefueope. Dopo le quali

cole,andatofene Marcantonio àRoma , fidiede tatto al dilcgno. Et Alber#

10 tornato in FÌandra,trouò vn’altro Emulo, che già haueua cominciatoàfa

re di molti intagli sottililìimi à Tua concorrenza: e quefti fu Luca d’olanda, il

quale,fé bene non haueua tan to difegno quanto Alberto: in molte colcncn

dimeno lo paragonaua col Bulino, Fra le molte cole,che coftui fece, egran-

di,e beÌle,furono,lepEÌme l’anno 1509 , due tondi: invno de’ quali Chnfto

porta la Croce,& nell’altro è la fua crucifillìone. Dopo mandò fuori vn San

Ione i vn Dault à caualloj & vn san Pietro Marcire con i fuoi percullori . fece

poi in vna carta in rame vn Saul à leder e,& Dauit giouinetto, che gli fiiona

intorno . Ne molto dopo , hauendo acquiftato aliai, fece in vn grandillimo

quadro di sottiliffirao intaglio, Virgilio spenzolato dalla fineftra nel celio-

ne,con alcune tefte,e figure tanto marauigliofe,che elle furono cagione,che

afloirigliando Alberto, per quella concorrenza ,
l’ingegno , mandailefuori

alcune carte ftampate tanto eccellenti, che non fi può far meglio, Nelle qua

11 volendo moftrarc quanto fapeua,fecevn’huomoarmatoàcauallo,peria

fortezza humana,tan to ben finito,che vi fi vede il luftrarc dell’armc,edclpc

lo d’vn caualionero: ilche fareèdifficilein dilegno. Haueua qucfto huorao

forlela morte vicina, il tempo in mano,& il dianolo dietro.Euui fimilmentc

vn can pelofojfàtto con le piu difficili Ibttigliezze, che fi pollino fare neli’in-

tagiio. L’anno 1512. vfeirono fuori di mano del medelìmo Tedici ftorie picco

le in rame della pallìone di Giefu Chrillo,tanto ben fatte, che non lipoHo-

no vedere le piu belle, dolci , egraziofe figurine, ne che habbiano maggior’

rilieuo. Da quella medefima concorrenza mofib il detto Luca d’olanda
, fe*

ce dodici pezzi limili,& molto begli ma non già coli perfetti ncll’inragiio, t

nel difegno. & oltreà quelli,vn s. Giorgio,ilquale conforta la fanciulla, che

piagne, p hauer aellcrc dal serpere deuorata,vn Salamene,eh e adoragli Ido

lijil Battefimo di ChriftojPiramo,e Tisbe, Afuero, 6c la Regina Eller ginoc

chioni.Dairaltrocàto Alberto nóvolédo cllereda Luca fupaio,nein quanta

nc in bontà d’opere, intagliò vna figura nuda {opra certe Nuuolej eia tem-

peranza con certe ale mitabilijcon vna coppa d’oro in mano,& vna briglia,

Se vn £^ele minunflimo . E apprefio vn santoEuftachio inginocchiato dina

21 al ceraio,che ha il Crucififlo frale corna: la quale cariaè mirabile, e raalB-

mamentc per la bellezza d’alcuni cani in vane atticudini,chcnonpo{iono

clìerepiu belli. Efrai molti putti,cheegli fece indiuerlc maniere, per orna-

menti d’armi,e d’imprefe,ncfece alcuni,che tengono vno Icudo , dentro ai-

quale è vna morte con vn gallo per cimieri le cui penne fono in modo sfilate

che non è poilibile fare col Bulino cola di maggior finezza. Et vldmamenic

mandò fuori la carta del san Hieronimo,che lcnue,& c in habico di Cardina

Ìe,col Lioneàpiedijchedormc.Etin quella finfc Alberto vna ftanza con fi

ncllte di verrisnellaquale
,
percorendo il Sole ribattei razzi la doucil s.anco

fcriae,tanto viiiamentc,cke€ vnamarauiglia>olcre-,cheui fono libri,honuo

ii^rirttìr€,etaBie altre cofe,cheftonlipuo in qftaptofc^onc farpiu neme
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g!io. fece poco dopo , e fu quafi deU'uItimecofefuejVnChriftoconidodi

ci Apoftoli piccoli l’anno 151J. fi veggiono anco di fuo molte tefte di ritrat-

ti naturali in iftampa, comeErafmo Roterodamo, il Cardinale Alberto di

brandinburgojclettore deirimperioi& fimilmente quello di lui fteffo ,Nc
con tuttOjche intagliafle affai, abbandonò mai la pittura , anzi dì continuo

fece tauole.tele, & altre dipinture tutte rarei&,che è piudakiò molti ferirti

di cofe attenenti all’in taglio, alla pìttura,alla prolpettiua,&a]rarchitettura.

Ma per tornare agl’intagli delle ffampe j l’opere di coftui fiirono cagione

,

che Luca d’olanda ieguitò quanto potèleveftigia d’Alberto, e dopo le cofe

dctte.fece quattro ftorieintagliate in rame de'fatti di lofefFo.'i quattro Euan

gelifti;i tre Angelijche apparuero ad Abraam nella ualle mambrè: Sufanna

nel bagno. Dauit>cheora;Mardocheo,chetriomfa acauaIlo : Lotto inneb-

briato dalle figliuole 5 la creazzione d’Adamo,ed’Eua5 il comandar loro

Dio, che non mangino del pomo d’un’albero, che egli moftra j Caino, che

amazzaAbcUuo fratello .lequali tutte carte vfeirono fuori lanno 1519. Ma

quello,che piu che altro diede nome efamaàLuca,fuvna carta grade,nella

quale fecelacrucififlione di Gielu Chrifto.Sc vn’altra douePilato lo moftra

al popolo dicendo ; Ecce homo . lequali carte, che fono grande, e con gran

numero di figure, fono tenuterarcjfi comeèancovnaconuerfionedisan

PaoIo,& reflere menato coll cieco in Damafeo. e quefte opere baftino a mo
ftrare,che Luca fi può fra coloro annouerare,che con eccellenza hanno ma-
neggiato il Bulino* sono le compofizioni delle ftorie di Luca molto proprie

cfattecon canta chiarezza, & in modo Lenza confufione, che par proprio,

che il fatto che egli efprime,non doueffeeflerealtrimenrire fono piu offer-

uatCjfecondo l’ordine deirarte,che quelle d’Alberto. Oltre cio,fi vede, che

egli vsò vnadifcrezioneingegnofàncll’intagharelefuecofe; conciofia, che

tutte ropere,che di mano in mano fi vanno ailontanando,fono manco toc-

che, perche elle fi perdono di veduta,come fi perdono dall’occhio le natura

li,chevededalontano. Eperòlefèce con quefte confiderazzioni,e sfumate,

c tanto dolci, che col colore non fi farebbe altrimenti . lequali auertenze ha

no aperto gl’occhià molcipittori.Fcceilmedefimomolceftampe piccole,

cUuerIc NoftreDonne,i dodici Apoftoli con Chrifto,e molti santi, e (ànce,

&arme,&cimieri,& altre cofifimili.Etè molto belio vn Villano, che faceti

(lofi cauare vn dente,fente fi gran dolore,che non s’accorge,che in tato vna

donnagli votala boria; lequali tutte opered’AlberrOjediLucafono ftate

Cagione, che dopo loro molti altri fiaminghi , e cedelclii hanno ftampato Q-

pcte limili bclliffime.

Ma tornando a Marcantonio, armato in Roma,inragliò in rame vna bel-

.

liilìma carta di Raffaello daVrbino , nellaqualeera vna Lucrezia Romana

,

che fi vccideua,coa tanta diligenza,e bella maniera, che effendo Tubi to por

lata daalcuni amici Tuoi à Raffaello, egli fi difpofe à mettere fuori in iftampa

alcuni difègni di colè fue,& appreffo vn difegno,chc già hauea farro,dd giu

zio di Paris; nelquale Raffaello per capriccio haueua difegnato il Carro del

Solc,Ie Ninfe de’bofchi, quelle delle fonii,equellede’fiumi,c6 vafi, timoni,

& altre belle fantafie attorno . Et coli rifoluto furono di maniera intagliate

da Marcantonio,che nc ftupi tutta Roma . Dopo qucftcfu intagliata la car

Pp i
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ta degl Innocenti :Con beliiflìrru nudi ^feminejepntti, che fu colà rarar&i!

Nettuno con hi (Ione piccole d’enea intornoùl bellillirao Ratto d’Helcna,

pur difegnato da Rafnel!oj& vn’altra carta doue (ì vede morire santa Feli-

cita,bollendo ncirolio,& i figli uoli eflere decapitati, lequali opere acqoifta

reno à Marcantonio tanta fama,che erano molto piu ftimate le cofe Tue,pel

bu5 difegno.che le fiaminghe;e nefaceuano i mercati òonilfimo guadagnò.

H.aueuaRafFaello tenuto molt’anniàmacinar colori vn garzone chiamalo

il Bauiera,e perche lapea pur qual rhe cofa, ordinò, che Marcantonio inta*

glialle, &il Bauieraattendefle a Rampare .-per cofi finire tutte le ficriefue,

vendendole, & ingroflo, & a minuto àchiunche nevoleile. Etcofinieiro

mano all’opera Ramparono vna infinità di cofe,che gli furonodi gcandilTi-

mo guadagno- E tuttele carte furono da Marcantoniofègnatcconqueftife

gnijperlonomediRaffaelIOjSanziodaVrbino. SR .e per quello di Marca

tonio. MF . loperefuronoquefletvna Venere,che amorei Abbraccia,di-

fegnata da Raffaello: vDaRoria,neIlaquale Dio padre benedifceil femead

Abraam,doue è l’anciila con due putti. Appreffb furono intagliali tutti i tÓ

di,chc Raffaello haueua fatto nelle camere del palazzo Papale, douefa la co

gnizione delle cofe: Caliopecol Tuono in mano: la prouidenza.elaiuftizia:

dopo in vndifegno piccolo la Roria, che dipinfè Raifaello nella raedefìnia

camera,del Monte Parnafò,con Appollo,leMufe,e Poeti: Et apptcRb Enea

che porta in collo Anchife, mentre, chearde Troia, ilqualedifegnohauea

fattoRaffàeIIo,per farne vn quadretto. Meffero dopo quefloin Rampala Ga

latea pur di Raffaello, lopra vn carro tirato in mare dai Dalfini , con alcuni

Tritoni, che rapilcano vna Ninfa. E queRe finite fece pure in ramemoltc

figure {pezzate difegnatefimilraen te da Raffaello: vn Apollo convnluono

in mano;vna pace,allaquale porge Amore vn ramo d’V!iuo:letreuirtùTeo

logiche,e le quattro morali.E della medefimagrandezzavn lefu Chriftocó

i dodici apoRoIi. et in vn mezzo foglio la NoRra Donna,cheRaffaelIohaue

ua dipintanellatauolad’Araceli .E parimente quella, cheandòà Napoli in

san Domenico, con laNoRrai>onna,san Ieronimo,& l’Angelo Raffaello

con Tobia. Et in vna carta piccola,vnaNoRra Donna,cheabbraccia,feden

do R)pra vna feggiola, ChriRo fànciullerto,mezzo veRito. Et cofi raolceal-

fre Madóne ritratte da i qaadii, che Raffaello haueua fatto di pitturaà diuer

fi . intagliò dopo queRe vn san Giouan ni BaitiRa giouinetto à federenel di

fertoj& appreffò la tauola, che Raffaello fece per san Giouanni in Monte,

della santa Cecilia,con altri fanti, che fa tenuta belliffima carta. Ethauen»

do Raffaello fatto,per la capelladel Papa tutti i cartoni de i panni d’arazzo,

che furono poi teffuii di fera,cd’oro,con hiftoric di san Piero, s. Paulo, es.

Stefano; Marcantonio in tagliò la predicazzionedi san Paulo, la lapidazione

di santo Stefano,& il rendercil lume al cieco. Icquali Rampe furono tanto

belle per i’inuenzione di Raffaello, per la graziadel difegno , e per ladiligcn

za , & intaglio di Marcantonio, che non era poflìbilc veder meglio, intagliò

appreffò vn bellifiìmo depoRo di croce,con inuenzione dello ReRo Raffaei-

ìo,con vna NoRra Donna suenura,checraarauighofa. e non molto dopo,

la tauola di Raffaellojche andò in Palermo,d’un ChriRo, che porta la Cro-

ce, cheèvna Rampa molto beila. Etvn difegno, che Raffaello hauea fatto
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JunChrifto maria,c5laN. DÓna,s. Gio. Ba:tifta:&sitaChaterina in ter

la ginocchioni,e s. Paulo Apoftolo ritto, laquale fu vna grade,ebclh(s. fta-

pa.& qftajfi comcl’altre.eflédo già quali co fumate p troppo elfere ftate ado

paté,andarono male,e furono portate via dai Thedelchi , & altri nel lacco

diRoraa.1! medefimo intagliòin profilo ilri tratto di PapaClemcntev 1 1.

àvfodi medagliacolvolto raIo:& dopo, Carlo V. Imp. che allora era gioua

ne:&poi vn altra volta,di piu età,E fimilmcte Ferdinando Rede’Romani,

che poi fucedette nelflmperio al detto Carlo v. RitralTe ache in Roma di na
turale Mefler Pietro Aretino Poeta famoG(simo,ilquale ritratto fii il piu bel

lo,che mai Marcantonio facefle. E non rtKilto dopo i dodici Imperadoii an

tichiin medaglie Dellequali carte mando alcune Raffaello in Fiandra ad

Alberto duro , ilquale lodò molto Marcantonio ,& all’ incontro mandò à

Raffi oltre moire altre cartedl fuo ritratto , che fu tenuto bello affatto . Cre*

Iciuta dunque la fama di Marcantonio, e venuta in pregio jcriputazione la

cofa delle ftampc,molti fi erono acconci con efTo lui,per imparare . Marra
gl’altri fecero gran profitto Marco da’Rauenna,che fegnò le (ue (lampe coi

fegn odi Raffaello .SR. Et Agoftino Viniziano
,
che legnò lefue operein

quella maniera . A. V. I quali due mifero in (lampa molti dilegui di Raffa

elio,cioè vna No lira Donna con Chrillo morto àgiacere,e dillefo :& à pie

di san GiouannÌ,la Madalcna.Niccodemo,^ Talire Marie.E di maggior gra

dezza intagliarono vn’altracarta,doueèlaNollra nonna con le braccia apec

tc,& con grocchi riuolti aldelo in atto pietolìffimo,& Chrillo lìmilmentc

diftcfo, emorto.Fecepoi Agoftinomunacaita grande vna Natiuitàconi

pallori,& Angeli,& Dio padre foprajiSc in torno alla capanna fece molti va

fi coli antichi come moderni. Et coli un profumiere .'cioè due femine con
vn ualò in capo traforato . Intagliò vna carta d’vno,conuerfo in lupo, ilqua

le uaadvn letto per amazzarevno,che dorme. Feceancora Aleflandrocon

Rolanaàcuiegliprefentavnacoronareale mentrealcuni amorile nolano

intorno,& le acconciano il capo; Scaltri lì trallullano con Tarmi di elfo Alci

fandro.Intagliaronoimedefimila cena di Chrillo con i dodici ApoftoIi,ìa

vnacarta aliai grande,&vnaNunziata; tutti con difegnodi Raffaello .E do
po due ftorie delle nozze di Pfiche,llatc dipinte da Raffaello non molto inati

zi .E finalmente fra Agollino, Se Marco fopradetto furono in tagliate quali

tutte le cofe.che difegnò mai, ò dipinfeRaffaelloi.e polle in illampa. E mol-
te ancora delle cofe ftate dipinte da Giulio Romano, e poi ritratte da quelle.

E perche delle cofe del detto Raffaello quali niuna ne rimanelle, che (lampa

ta nonfufleda loro,in tagliarono in ultimo le ftorie, che elio Giulio hauea
dipinto nelle loggie col dilegno di Raffaello . Veggionfi ancora alcune delle

prime carte eoi fogno M. R. cioè Marco Rauignano;A: altre col fogno. A,

V. cioè Agoftmo Viniziano,eflerc ftate rin tagliate (oprale loro,da altri co-

me la creazionedcl mondo, e quando Die fagranimalijil sacnficiodi Cai*

no,edi Abcl,ela faamorte. Abraam,chc sacrifica Ifac L‘atcadÌNoc, SciI di

luuio,& quando poi n’elcono glanimali . U paflare del mare rollo: La tra*

dozzione della legge dal Monte Sinai,pcr MOÌIe;la Manna, Dauid>cheamazza

Colia, già ftaro intagliato da Marcantonio! Salamonc, che edifica il tempioi

il giudizziodellefemmine del medelìmoi la viGia delia acinaSaba . £ del te

ftanite
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ftamcriw nuouolaNatiuità-, larefTurezzionediChrifto, elamillìone deUo

Spirito Santo .E tuttequefte furono ftampate viuente Raffaello . Dopo la

morte del quale,eflcndofi Marco,& Agoftino diuifi j Agoftino fu trattenu-

to da Baccio Bandinelli scultore Fiorentino, che gli fece intagliare colluo

difegno vna notomia,che hauea fatta d'ignudi fccchi, e d’ofiamedi morti;

SrappreflovnaCleopatra;cheamendue furono tenute molto buone carte,

perche crefciuiogU ranimo,dilegnòBaccio,efeceintagliarevnacartagran

de,delle maggiori,che ancora fuflero ftate intagliate infino allora, piena di

femmine veftitc, e di nudi , che amazzano, per comandamento d’Herode,i

piccoli fanciulli innocenti . Marcantonio in tanto feguitando d’intagìiarc,

fece in alcune catte i dodici A poftoli piccoli,in diuerfe maniecej e molti sas

tì,esante3accioipoueri pittori,che non hanno molto difegno, fé nepoteflc

ro neloro bifogni feruire . Intagliò anco vn nudo, che havn Lioneàpicdi,

e vuole fermare vna bandiera grande,gonfiata dal vento, che è contrario al

volere del giouane. V n’altro che porrà vna Bafa addoflo; Et vn san Hieroni

mo piccolojche confiderà la morte,mettédo vn dito nel cano d’un tcfchio

,

che ha in mano.ilche fu inuenzÌone,e difegno di Raffaello . E dopo vna ludi

zia,laquale ritralfe da i panni di capella . E t appredo l’Aurora tirata da due

cauaili, a i quali Thore mettono la briglia, e dall’ antico ritrafiele tre grazie,

& vna ftoria di Noftra Donna,che faglie i gradi del tempio. Dopo quelle co

ie,Giulio Romano, ilquale, viuente Raffaello fuo maeftro,non vullcmaip

modeftia far’alcuna delle lue cofe ftam pare,per non parere di volerecompc

tene con eflo lui; fece dopo,che egli fu morto,in tagliare a Marcantoniodu:

battaglie di cauaili bellilEraein carte affai grandite tutte le ftorie diVenere,

d’Apollo , & di lacin to , che egli hauea fatto di pittura nella ftufa , che è alla

vigna di MefferBaldaffarreTurrini da Pefcia. E parimenteie quattro ftorie

della Madalena, &i quattro Euangelifti , che fono nella volta della capella

della Trinità, fatte per vna mere trice,ancor che hoggi fia di Mefler Agnolo

Mafiìmi. fu ritratto ancora,e meffo in iftampa dalmcdefimovn bellilfirao

pilo antico,chefu di Maiano,& è hoggi nel cortile di san Pietro ; nelqualeè

vna caccia d’un lione: c dopo una delie ftorie di Marino, antiche, che fono

lotto l’arco di Goftancino,e finalmente molte ftorie,che Raffaello haueuadi

fegnate,per ilcorridore,& loggie di paUzzojle quali fono ftate poi rimaglia

le daTommafo Barlacchi infieme con le ftorie de’panni , che Raffaello fece

pel conciftoro publìco. fece dopo quefte cofe Giulio Romano in venti fogli

intagliare daMarcantonio,in quanti diuerfi modi, attitudini,
e
pofituregiac

cioDo i difonefti huomini con le donne,& che fu peggio,à ciafeun modo fe-

ce Mefler Pietro Aretino vn difoneftiflìmo fonctto, in tanto, che io nonio

qual fufle piu,o brutto lo fpettacolo de i difegni di Giulio aÌl’occhio,ò Icp»

role dell’Aretino agl’orecchi. laqùalc opera fu da Papa Clemente molto bi*

fimata.E fe quando ella fu publicata Giulio non fufle già partito per Manica

ne farebbe flato dallofdegnodelPapaafpramentecaftigato.epoichenefo

rono trouati di quefti difegni in luoghi douc meno fi farebbe penfato,furo

no non folamente prohibiti,ma prefo Marcantonio,& meflb in prigione.

€ n’harebbe hauuto il malanno,fé il Cardinale de’Medici,& Baccio Badinel

li, che in Roma feruiuail' Papa,non l’haueflbno fcampato. E nelvero nò

li
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È doucrcbbono i doni di Dio adoperare,come molte uoltc fi Ta, in vituperio

del mondo,& in cofe abotnineuoli dei tutto . Marcantonio vlcico di prigio

ne fini d'intagliare per effb Baccio Bandinelli, vna cartagrande, che già ha*

ueua cominciata, tutta piena d’ignudi , che aroftiuano in iulla graticola san

Lorenzo,laquale fii tenuta veramente beila& fiata intagliata con incredi-

bile diligenza,ancor che il Bandinello , dolendofi col Papa a torto di Marca

ionio,dicefie,men tre Marcantonio 1 in tagliaua,che gli faceua molti errori.

Ma ne riporto il Bandinello di queftacofi fatta gratitudine quel merito, di

che la fua pocacortefia era degna
.
peicioche, hauendo finita Marcantonio

la carta,primache Baccio Io fapefle andòjefiendo del tutto auilato, al Papa

,

che infinitamente fi dilctiaua delle cofe del difegno5& gli moftro l’origina*

le fiato difegnato dal Bandinello,
c
poi la carta ftampata onde il Papa conob

bcj che Marcantonio con molto giudizio hauea rnonlolo non fatto errori

ma correttone molti fatti dal Bandinello, e di non piccolaimportanza, &
che piu hauea fapu to, & operato egli coirintaglio , che Baccio col difegno

.

Et cefi il Papa lo commendò molto, c lo vide poi fempre volentieri ; e fi cre-

degrhauerebbefattodeIbene,ma fuccedendo il sacco di Roma,diuenne
Marcantonio poco meno che mendico

,
perche oltre al perdere ognijcofà,

fe volle vfeire delle mani degli spagnuolì gli biibgnò sborfare vna buona ta

glia, ilchefattofipartidi Roma, ne ui tornò mai poi. La doue poche cofe lì

veggiono fatte da lui da quel tempo inqua . E molto Tane noftraobligata à

Marcanconio,pcr hauereegli in I calia dato principio alle ftampe , con mol-

to giouamento,e vtile dcirarte,e commodo di tutti ivinuofi; onde altri ha

no poi fatte l’opere, che diletto fi diramo . AgoftinoViniziano adunque,

del quale fi è di lopra ragionato,venne dopo le cofe dette à Fioréza , con ahi

ino d accollai fi ad Andfea del Sarto, ilquale dopo Raffaello era tenuto de*

migliori dipintori d’Italia . et coll da coftui perluafo A ndrca à mettere in is

iamparoperelue,difcgnò vn Chrifio morto, foftenuto da tre Angeli. Ma
perchead Andrea non nufei la cola coli apunro,fecondo la fiintafiafua ,n6

volle mai piu mettere alcuna fila opera in ifiampa . wa alcuni , dopo la mor-
te lua hanno mandato fuori la vili razione di santa Helifabetta, e quando sa

Gio. battezza alcuni popoli, tolti dalla ftoria di chiarofcuro,chee{Io An-
drea dipinle nello Scalzo di Firenze. Marco da Rauenna parimente, oltre le

cole,che fi lono dette, leqaali lauoròin compagnia d'Agoftino ; fece molte

colè da per fe,che fi conofeono al luo già detto legno,&fono tatie,e buone,

elodcuoli. Molti altri ancora lono fiati dopo coftoro, che hanno benillìmo

lauorato d’iacagli,e fatto fi che ogni prouincia ha potuto godere ,& vedere

hhonorate fatiche degl’huomini eccellenti . Ne è mancato à chi fia ballato

l’animo di fare con le ftampe di legno carte, che paiono fatte col pennello à

guila di chiaro lcuro,il che è fiato cofa ingegnofa,e difiidle . £ qfiifu Vglio

da carpi,ilquale,le bene fu mediocre pittore,fu nondimeno in altre fantas-

ticherie d’acutilhmoingegno . Coftui dico , come fiè detto nelleTcoriche

al trcntefiraocapitolojfu quegli,che primo fiprouò,eglirmfci felicemente

ìErc con due fiampe,vna delle quali àvlo di ramegli lèruiuaàtcatteggiarc

l’ombre*, & con l’altra faceua la tinta del colore: perche gralhata in dentro

co«i'inuglio,lalciauailumldcilacartajninodohiacclu,chcparcua,quan-



304 D I D I V E R S I

doera ftanipata,lumeggiata di biaccha . conduiTe Vgho in quefta maDÌcrj

con vn difegno di R3ftaciio,fatto dichiaro fcuro,vna carta, nellaqualcèvna

Si bilia àfederejche legge,& vn fanciullo veftito,chegli fa lume,con vnator

eia. laqualcofaieffendogli riulcita.prefoanimOjtentòVghodi far carte c5

fìampedi legno di tre tinte, la primafaceua l’ombra
5
l’altra che era vuatia

ta di colore piu dolce,faccuavn mezzo j Scia terza graffiata faceuala cinta

del campo piu chiara Sci lumi della carta bianchi, egli riufeiin modo an.

co quefta che condufle vna carta doiic Enea porta addoflo Anchife,mentre

che arde Troia . fece appreflo vn depofto di Croce,e la ftoria di Simon Ma-

gOjche già fece Raffaello nei panni d’arazzo della già detta capeila. e fìmil-

nienceDauitte,cheamazza Golia.elafugadeFiliftei, di che hauea fatto Raf

faello il diregno,per dipignerla nelle loggia Papali . edopo molte altrecofe

dichiarofcuro,fecenelmedefimomodovna Venerecómoici amori, che

fcherzano.E perche,comeho detto, fu coftui dipintore,non t?.ccrò,chee-

gli dipinfe a oliodenza adoperare pennello, ma con le dita , e parte con fuoi

altri mftrumenticapricciofi vna tauoIa,cheèin Roma all’altare del volto»

to. laquale tauola,eflendo io vna mattina con Michelagnolo à vdir meda al

detto altare,eveggendoin elTa fcrittOjcherhaueua fatta Vgho da Carpi sé-

za pennello, mofirai ridendo cotaleinlcrizioneà Michelagnolo. ilqualc ria

dendo anch’ello rifpofe,raiebbe megiio,che haueflè adoperato il pennello,

&i’haueflefattadi miglior maniera, il modo adunquedi fatele ftampem

legno di due forti, Se fingerei! chiaro fcnrojirouato da Vgo,fu cagione, che

feguitando molti le cofìuiveftigie,fi fono codette da altri molte belliflìrac

carte, perche dopo lui Baldaffarre Peruzzi pittore Sanefefecedi chiaro fca

rofiraile vna carta d’Hercole,chc caccia rauarjzia,caricadi vafid’oro,ecl’ar

geniOjdal Monte di Parnafo,doue fono le Mule in diuerfe belle attitudini.,

che fu belliflìma . e Francefco Parmigiano in tagliò ;nvn foglio reale aperto

vn Diogene, che fu piu bella ftampa.che alcuna che mai facefle Vgho. il me

defirao Parmigiano hauendo moftrato queftomododifarcle ftampecoa

treformead Antonio daTrenio, gli fece condurreinvnacariagrandela

decollazione di san Pietro,esan Paiilodi chiaro feuro. e dopo in vn’alctafe

ce con due ftampe fole la Sibilla ribu trina,che moftra ad Ottanianolmpca

radere Chrifto nato in grembo alla Vergine; & vno ignudo, che fedendo

volta leTpalle in bella maniera,e fimi! mente in vn.ouato vna N’oftra Donna

a giacere, S: molte al tre,che fi veggiono fuori di fuo ftampate dopo la mot-

te di lui da loannicolo Vicentino, ma lepiubcllcpoi fono ftatefatteda Do

mcnico Beccafumi Sanele,dopo la mcrrc del detto Parmigiano, come fi di*

rà largamente nella vita di ellò Domenico , non è anco ftatafenonlodeuo*

le inuenzione l’efiere flato trouato il modo da in tagliare le ftampe piu fadl

mente,che col Bulino,fé bene non vengono coli nette,cio è con l’acqua for

re, dando prima in lui ramevnacouertadi cera,òdi vernice,ò colore àolio

c dilegnando poi con vn ferro,che habbia la punta fottile,chelgra{B la ceca

ò la vernice,ò il colore,che fia. perche meflaui poi fopra l’acqua da parure

rodeilramcdimaniera,chelofacauo,emfi può ftampare lòpra. cdi que-

fta forre feccFrancefco Parmigiano molte cofepiccolci che fono moltogta

ziofejfi come vna Naiiuiia di Chrifto, quando è mono,e
pianto dalle warie
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TTwdc’pam di CippelU fatti col difegno di RafF. cmolceaitcecòfc.- Dop®
coftornha fatto cinquantàcartedipaefivarij,ebeHi Batifta pittore Vicea-

tinojeBactifta del Moro Veronefe. &inFiandrahafatcoHieronimo Co-
ca l’arti liberai, et in P orna fra Baftiano Viniziano la Vifitazìone della pa-

cete quella di Frar.cercoSaiuiatidellaMifcricordiaj lafeftadiTeftaccio, ol

crea mokeopere,che ha facto in V inezia Batdfta Franco pittore, e molti al

tri Macftri. roa per tornare alle ftampe femplici di rame* dopo,chc Marcan
conio hebbe fatto can te opcre.quanto 6 c detto di fopra, capitando in Ro-
ma il RofTojgli pcrfuafeil Bauiera,chefacefie ftàparc alcuna delle cole fuc*

onde egli fece incagliare a Giam Iacopo del CaraglioVcronefè,che allora ha

ucua bonitEniamanCj&rcercaua con ognHnduftria d’imitare Marcatonio,

vna Tua figura di nototni a feccha, che ha vna teftadi Morte in mano , e (lede

foprav'n serpente,mentre va cigno canta .laquale cartariuici di maniera,

che il mcdefimoiccepoiincagliarein cartó di ragioneuolegiandezza, alca

na dclleforzed’Hercoie.-I’ammazzar dciridfa,ilcombatrer col cerbero,

quando vccide Caccho; il rompcrele corna a! Tcro,la battaglia de’ Ccntau
ri,&: quado Nedo cétaùro mena via Deiat* iradequali carte riufeirono canto

bcile.e di buono intaglio.cheil medefimó Iacopo códude,purccol difegno

del RodojU ftoria delle Piche>leqaali p voler cótédere,& catare a pruouac

a gara con le Mufe furono cóucrtite in cornacchie hauédo pei il Bauicra fat

to difcgnareal Rodo, p vn libro, veti Dei podim cetre nicchie coi loro in

druméti,furono da G.Iacopo Caraglio intagliati conbclla^azia>&manie

ra. e r.ó multe dopo le loro trescòrmazioni . madiqftenó fece il difègno il

Rodò fè nó di diie,ncUe-iienato col Bauieraindiferézajedo Bauiera,nefece

iàrc dieci à Ferino del Vaga-leduedcl Rodo furono il ratto diPiofcrpina>c

Fiilare trasformato io cauallo.e tutte furono dat Caraglio intagliate co rata

dilÌgéza,chescprefono ftate-inpgio.dopo cornili cip il Caraglio per il Rollo

il ratto delle sabine,che farebbe ilato cofa molto r^aitnafoprauenétiail fac

jdiodi Roma non fi potèfinire,peiche il Rodo andò via, eie ftampe tu tre fi

pcrdcrono.,c fe bene quella è venuta poi col tempo in mano degli ftampato

ri,e data cactiaa colà, per haueie&cto i’iiuagho chi non fe ne meendeua , c

luttopcr cauar danari, intagliò appeedo il Caraglio, per Franesfeo Parmi-

giano in vnacattalospofalizio.diNcftraDónaj&altrecoredei medefìnio

cdopo perTiziàso Vccellio in vn’altra carta vnaNatiuita,chcgiahaue-

ua elio Tiziano dipinta,chefubt-ilifIìma.quefto Gian lacomo Caraglio do
po hauer fatto moke ftanipe di rame, come mgegnofo fi diedcàinu-gliatc

Cammeije chnllallipn che edendo rinkito non meno eccellcc te, che infà-

re le liarape di rame, haattcfopc! apprcdoalRc di Pollonia, non piu alle

Rampe di rame, come cola badaj ma alle cofe delle gioie, a lauorare cì’i nca-

uo,& airArchitettura. perche edeudo flato largamente premiato dalla li-

beralitadiquelRc,halpefo# ficrinuclliro moiri danari in fui Parmigiano
per rlduriì in vecchiezza à godere la patria,6c gli amici,e difcepoli Iuoi,e le

lue fatiche di moki anni, dopo coftoro è flato eccellente negli intagli di ra

nic Lamberto Suaue,di mano del quale fi veggiono in tredia carte Chriflo

con 1 dj liti Apolloii,condotci quanto all’intaglio, lottilmec te aperfezzio

ne . ile fe ? haocilc hauuto nei difegno oia fondamento, cerne li conolcc

Q^i
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€ìxicii e diligenza nel rfefto, coli farebbe (lato in Qgni co(k matan?^

gliofò', come apertamente fi vede in vna carta piccola d’un sia Paulì> , che

(criue , & in una carta maggiore vna ftoria della' Refurrefsionedi Lazzaro,

nellat^uale fi veggfenó cole belli'fiime , e particolarmente è da confiderare

jlforo d’uafallo«eIlàcauerna,doue finge,che Lazzaro fia sepolto,

fne.chedaaddòfio ad alcune figure,percheèfatto con bella,ecapricciofaia

uenzione. faafimilmente moftrato di valere aliai in queftoelercizio Giouà

batifta Mantoano, difcepolo di Giulio Romano , fra l’altre cofem vnaNo-

•ilra Donna,che ha la Luna lotto i piedi,& il figliuolo in bràccio, & in alca

.'Jì'cteftecociraieri aU’anticà ràdio bel!e.& iti due è-arcemelle qualièvncapi

^ tan’dibàdieraà pie,& uno à caii‘alIo>&’Ìn vna cartaparimete, doueèvn Mà
le armaKJ,che fiede (opravo letfo,mécreVcnere mira viiCupido allattatoli

lei che ha molto del buono, son’ànco'mdto capnecìóledi mano del medefi

ino due carte grandi,nelle quali è hncendio di Troia fattocon inuenzione,

.difegno,e grazia ftraordinaria . lequali , e molte altre carte di man di coftiii

•fon legnate con quelle lèttere. L B.M. ne è fiato meno eccellente d’alcunO

«leilopradertii'Enea Vico;da?arma, ilquale,come fi vede, intagliòin rame

«ilTaito d’Helena del rò1To;& coli col difegno del-me'defimo in vn’ altra cara

ta Vulcano con-akuni amori,che aUa fua fucina fabbricano saette
, mentre

: anco i Ciclopi lauorano,' cbecerto fu beHiflima'Càrta. etin un’altra feccia

Leda di Miohelagnoló;& Uh^Nunziata cól difegno di Tiziano. là ftoria di

Iuditca,cKe Micnelagnolo dipinfe nella capella. & il ritratto dei Duca Coli

mo de’Medici,quando eragiouane,tutto armato , col dilègno del Bandinel

lo: & il ritratto ancora d’eflo Bandinello . edopo la zuffa di Cupido, cd'A-

|tollo,prelenti tutti gli Dci.eleEnea fullc fiato trattenuto dal Bandinello,

c

riconclciuto delle file fatiche,gli haurcbbeintagliato molte altre catte btl-

-liffime. dopoelTendóin Fiorenza Francefeo alHeuo de’ Saluiati, pittore eoi

celiente , fece à Enea intagliare, aiutato dalla liberalità del Duca Cofimo

,

quella gran carta-delia conuerfione di san Paulo,piena di cauagli,e di Tolda

ijjchem tenuta bclliflìma,e diede gran nome ad Enea, ilqualefecepoiiiri*

tratto del Signor Giouannide’Mcdicipadrcdel DucaCofimo,convnoor

namen to pieno di figure.parimente intagliò il ritratto di Carlo quinto Im*

peradore,con vn’ornamento pieno dì vittorie,e di spogliefatte apropofito;

di che fu premiato dafua Maefta, elodato da ognuno. Etin vn’ altra carta

molto ben condotta, feccia Vittoria,chefua Maefta bebbe in rurAlbio.&

al Doni fece àvfò di medaglie alcune tede di naturale co belli ornaméti,Ar

rigo Re di Francia, il Cardinal Bembo. M. Lodouìco Ariofto.il Cello Fio-

rentino,MelIer Lodouico Domenichi, la Signora Laura Terracina ,
Mcllcr

Cipriano Morofino,& il Doni.fece ancora per don Giulio Glorio rariflìmo

miniatore,in vna carta san Giorgio a cauallo,che amazza il serpente^ nella-

quale,ancor che fu(Ie,fi può dire, delle prime cole, cheintaglialFe, lì porti

molto bcnc.apprellò perche Enea haueiiaTingegno eieuato,edilìdero{odi

paflareà maggiori, epiulodateimprefe, fi diede agli ftudij dell’antichità,*

particolarmente delle medaglie antiche: dellequali ha mandato fuori piu li

Driftampaiijdciiefonol’elìigieveredi molti Imperadori, e le loro mogli,

con l’inkr'zionije riuerfi di tutte le forti, che pollono arecare a chi fé nedi-
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l^ta cognizionej& chiarezza delle ftorie.di cheta meritat05& merita grati

Ipde.echi l’ha taflato ne1ibridclle:raedagUe,hahauutoil torto; percioche

chi cófidererà le facjche,che ha fatto,e<ju3nto fiano.v.dli > e belle , lo rcufera;

fe in qualche cola di non molta importanzahauelTe fallato j e quelli errori v
che non fi lanno,fe no per male informazioni, ò per troppo credere,© haue
re,con qualche ragione diuerlà openione dagraltri,lono degni di efler leu-

lati: perchedi coli fatti errori hanno fatto Ariftotile, Plinio >& molti altri

.

difegnò anco Enea a communefodisfazione,& ville degl’huomini cinqui

ta babai di diuerfe nazzioQÌ,cioè come coftumano di veftire in Italia, in

Francia,in Ispagna, in Portogallo, in Inghilterra,in Fiandra,& in altre par

tidelmondojcofigl’huominiicomele donne,& colli contadini,cornei cit^

ladini, ilche fu Cola d’ingegno, ebella,& capricciofa .fece ancora vn’Albe-

ro di liuti grimpcradorijche fu molto bellò.et vicimamcntedopo molti tri

uagU,efacicheffitipofahoggi lòtto l’ombra d’Alfonfo fecondo. Duca di

Ecrrara: aiquale ha fatto vn’Albero della gencologia de’ Marchefi , e Duchi

Ellenfi
.
perle quali tutte core,e molte altre,che ha fatto,e fa tutta viajho di

lui voluto fare quefta honòràtamemoria fra tanti virtuofi . Si fono adope-j

rati intorno agFintaglidi rame molti altri ,ì quali fe bene non hanno hau-

uto tanta perfezzione, hanno nondimeno con le loro fatiche gìouato almo
do,& mandato induce molte.iforie, & opere di maeftri eccellen£i,e dato co

modica divedere tc diuetfe iriiienzioni, e mani£redc’pfttorià coloro, che.

non poflono andare in que’luoghidoùefonoi’opere principali : & laitp hi
nere cognizione agl’olcramontani di molte cofe,che non fapeuano.e ancoC

chcmolce cartefianoftatemal condotte dali’ingordigia degllftaropacpri*

tirati piu dalguadagnojche dalthonore^ pur fi scde,bltre quelle, chefifoji

dette,in qualcun’altraeflcredel biiono,come neidifogno grande della fac-?

ciatadcllacapella del Papa,del Giudizio.di Michcragnólo J3aonarnioti, Ila

co intagliato da Giorgio Mantoanoiecoraeneliactucifirsione di san Pietra

e nella conuerfionedi san Paulo dipinte nella espella Paulina di Roma ,
&•

intagliate da Giouambatifta de Caualieri ;il quale ha poi con altri difegni

meuoin iftampe di rame la medi razione di san.Giouanni Battifta , il depo-i

fio di croc€,deI!a capella.cheDanielio Ricciarelli da Volterra dipinfe ncllà

Trinità di Roma;& vna Noftra Donna con molti Angeli}& altre opere in

finite .sono poi daairri fiate intagliate molte cole cauareda Michelagnolo

à requi fizzione d’Antonio Lanferri,che ha tenuto ftampatori per fimilcel

farcjzio,i quali hanno mandato fuori libri con pefei d’ogni forte. & appref

fo il Factonte il TÌzio,il Ganimede, i Saettatori, la Bacchanaria -, il Sognoi è

la Pietà,eilCrocififlo fatti da Michelagnolo alla Marchefàna di Pefeara. &
oltre cioji quattro Profeti della capella,& altre ftorie,e dilcgni fiati intaglia

mandati fuori cantomalamente,chciogiadico ben fatto tacere il no-
*ncdidciriintagliatori,&fiampatori. manon debbo già tacere il detto An
tonio Lanferrì,eTommafo Barlacchi,perche eoftoro,&a!tri hanno tenuto

molti giouaniaincagliare ftampe coni veti dilegni di mano di canti mae-.

firi,cheè bene tacergli per non eticrc lungo :eflendo fiati in quefta manie
ra mandali fuoci,noii cheaTcre,grottefche,tenjpi antichi,cornia, bafe,capi

altre cole limili con nutrie mifiire .la doue vedendo rulur?-
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re Ogni cofain pefiìma maniera Sebaftian’ScrIio Bologrtefe ArchitctMtc,

niofloda pietà haiirtagliaiainiegno,&in Ramedua Libei d’Atchitenorv

doae sonTia laltre cole trenta porte rufì:ic]ie,& nenó delicate. Il qual libro

€ intitolato alRe A rrigodi Francia parimente Antonio Abbacojharaands

to fuori con bella maniera tane le cole di Roma antiche, cnotabili, conio

lor’rnifurchtrs con intaglio so:tile,c molto ben condotto da

Perugino. Ne meno ha in ciò operato Iacopo BarazzodaVigtioIaArchi-

tenore,ilqaa!ein vnlibrointagliàto in Ramcfaaconvnafacrlerego’ainlè-

gnatoad 8ggrandire,&sminaiie5econdogli spaziide cinque ordini d'Ar.

chircttura jla qtral opera è Hata v tilifiìma airane,e fi gli deiiehauereobligo,

ficomeancoperifuoiintagli,elcricn d’Arebitetturafi deue à GiouaniCa

gini da Parigi. In Roma,ohreàÌ£opradetdhntalmete datooperaàquefti

intagli di Bulino Niccolò Beatrrcio, Lotcringo,che ha fatto moltccartedc

gnedi lode : come sono due pezzi di Pili con battaglie di Causili, ftampati

in Rarae,& altre carte tutte piene di dinerfi animali ben fata vnaftoria

della figliuola della aedoua reTufeitatada Giefia ChriftOjCundutraficratnca

re col dilègnodi Girolamo Mofeiano Pittore da ETcrcia.Haintagliatoiiir.s

defi/no da vn difègno di mano di Michelagnolo vna Nuntiata medoia

ffampa la Naue di Mulàico,chcfe Giotto nel portico di. S. Piero. DaVine-

tiafimilmcnteson venute molte cai cein Iegno,&in RamebcHilBme.daTi-

ziano in legno molti paefi,vna Natiuità di Chrifto* vn Sa Hteronimo, cvn

San’Francefco,& in Rame il Taatalo,rAdone,& altre moke carte,leqnali da

lulio Biionalbna Bolognefe sono Rate intagliate, con alcune altre diRafe*

elio,di Giulio Roinano,dcl Parmigianorcì tanti altri maefta,di quanti hi

potuto haucr dircgni.E Batiìfìra franco pittorViniziano,haint3gljatopsr

ce col Bulino,c pane con acqua da partir molte opere di manodidiuerfinia

eftri,la Naiiuicà di ChriÌto,PAdorazione de wagi, & la predicazione di Sao

Piero, alcune carte dcgPatii degl’ApoftcIi,con moltccofe del Tclfaracnto

vecchio. E dè tant’oltre proceduto queiTufbe modo di ftampaie,checolo-

ro,che ne fanno arte tengano difegnatori in opera continuamente, i quali

ritraendo ciò che fi fa di bello,!o mettono m iftampa . onde fi vede che di

Franciason venutcftamparedopoiamorrcdel Roflb,tutto quello, chelis

potato trouare di sua mano,come Clelia , con le sabine, che paflknoilfiù-

inc,aicii ne mafehere fatte per Io Re FranccfeOjfimili alle parchcivnasunzia

labizarraivnbaiiodi diecifcraincjèil ReFrancefeo, chepafTa solo ai tem-

pio di Gioue,lafciaiìdofi dietro l’ignoranza, &c altre figure finali . E quefì«

furono condotteda Renato intagliatore di Rameviucntcil Roilo.E meU
te piane sono ftate difegnatc,& mcagliaiedoppolamorte diluì, & ckr*

molreahre colè,tutte riftorie cfVli(Ie,& non che altro,vafi,lumiere,candt

Ìierì,fà!iere,& altre eofefimrliinfiDire Ibtckuorated’Argento con difegno

del RofTc. E Loca Perini ha mandato fuori due satiri, che danno bere àv»

B3Ccho,& nna ceda,che caua le freccie delTurcaflòà Cupido ; Sufanna nd

bagno, e moltraltrc carte canate da i difegni del detto,e di Franecfeo Bolo-

gna Prima ticcio,hoggi Abbate di san Martino in Francia.E fra quelli seno

il Giudizio di Paris, Abraam che sacrifica Ifac.Vna. N. donnaiChtiftcchc

spofa santa Chatcrina:Gioue,chc ccnucccc Califto in Orfa^il Concilio de*
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Dei,Penelope,cK c tclTc con alttesue clonne,& altre co{cinfiniieftsmpa

fein lewnOjC fatte la maggior parte col Bulino, le quali sono ftatc cagiono
che il sono di maniera atfotigl iati gl’ingegnijche lì son intagliate figure pie

coline tanto benc,che non è poflibile condurle à maggior finezza. E chi no
vede senza marauiglia l’opere di Francefeo Marcolini da Forlì? il qual oltre

all'altre cofe, ftampò il libro delgiardiiio de penfieri in legno,ponendo nel

principio una sfera d'A Urologi, e la sua tefta col difegno di Giufeppo porta

daCafternuouo della Garfagnana> nel qual libro sono figurate uariefànu

fie, i! Fato ,rinuidia,Ìa Calamità, laTimidicà -, la Laude, Se molte altre cofè

fimili,che furono tenti te belHiIìme . Non furono anco se non lodeuoH lefi-

gare,che GabrierCiolito, ftampatore de libri , mife negl’Orlandi Furiofi,

percioche furono condotte con bella man-era d’intagli. Comefùrono an-

cogl’undici pezzidi carte grandi di Notomia,cKefàrono fatte da Andrea
VelìaiiOjC difegnate da Giouanni di Calcare Fiamingo,pirtorc Eccellentis-,

fìmodequalifiirono poi ritratte in minor foglio, & in tagliate in Rame dal

Valacrde,chefcritledellasotoraiadopo il Vcflallio.Fra molte carte poi,che

sonoufcitedimanoàiFiaminghida diecianaiincjua,sono molto belle al-

cune difegnate da vn Michele pittore,ilqualelauorò moitianni in ROrna ia

due capelìcsche sono nella Chiefade’Tcdefchi
,
lequali carte sono la ftoria

delle serpi di Moisè,c trentadue ftorie di Pfiche
,
ed’amore,che sono tenu

tcbcllilììme.Ieronimo Cocca fimilnienteFiaminghohaintagiiato coldife

gnOjiSc inuenzione di Marcino Ems Kr cr, iu vna carta grande Dalida,che

tagliando i capegli à Sanfone ha non lontano il Tempio de Fili{àei,nclqna-

le,rouÌnate le torri, .si vede la Stragie,& rouina de morti>e la paura dc’uiui,

che fuggooo.II medefimoin tre carte minori ha fattola creazione d’Ada-
mo,&:£ua.Il mangiar de! pomoj Etquando l’Angelogli caccia diParadi-

foiEtinquattroaltrecartedellamedefima grandezza, il Dianolo che nel

aioredeii’huomo dipigncl auarÌ2iia,erambiEÌone, Si. nell’altre tutti gl’af-

feta,cheisopradettiseguono si veggiono anco di sua mano- i7.ftoriedcl-

la|medefìma grandezza,di cofe del TcftamcB to , dopo la cacciata d’Adamo
delPatadilo, difegnaceda Martino con fierezza,& pratica molto ri (biuta,

et molto fienile alla maniera Italiana. Intagliò apprefìo Hieronimo in sei ló

di ifàtij diSuraQna,& altre, ij. ftorie del Toftamento vecchio fimili allepri

medi Abraam,cioèin sei carte i fatti di Dauit;jnotto pezzi, quegli di Sala-

monc*, in quattro quegli di Balaam5& in cinque quegltdi ludit, <5csiil'anna.

E del Teftamento nuoao intagliò.a9.cacce,cominciandodali’anunzÌa-

zioncdella Vergineinfmoa:utte,lapa(uone,e mortediGiefuChrifto.fe*

«eancocoldifcgnodel medefimo Martino le setteopcre velia mifericor*

diajclaftociadi Lazzcroriccho', & Lazzero pouero. Etinquattro cartcla

parabola del Samaritano fei ito da’Ladroni. Et in altre quattro carte quella,

chcscriue. S. Matteo à, i 8.CapiiolideiTalentii& roéccechc Lic Fr Y nch
ìsua concorrenza fece in dicci carte la uita,e morte di san Giouanni Batti*

fta,egli fece le dodici Tribù in altre tate carte,figurado pia Lufluria Ruben
m sul porcojSimcon con la spada per rhomicidio,& Gmilmentegraltri ca-

pi delle Tnbu,con altri segni,e proprietà della natura loro.Fcce poi d’inta-
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glio piu gentile in dieci carte le ftorie, & i fatti di Dauit,da che Samuel Tufi,

le, fino à che fé n’andò dinanzià SauIo.Ecin sei altre carte fece rinaraoramé

to d’Amon có Tamar sua sorella, e lo ftupco,e morte del medelìmo Amen.

E nó molto dopo fece della medefima gràdezza dicci ftorie de’faiti di ìobbe,

&cauòda tredici Capitoli de’prouerbij di Salamone,cinque carte della for

te medefima. fece ancora i Magij e dopo in. 6. pezzi , la parabola, cheè in san

watteo à dodici,di coloro,che per diuerfe cagioni recufarono d ’andai’al có#

uito del Re,& colui,che u’andò non hauendo la uefte Nuziale . e della me-

defima grandezza in sei carte alcuni degratti degl’Apoftoli; & in otto carte

Umili figurò in uarij habici,oitodóne di perfetta bontà: 6. del xeftamentq

vecchio labiljRuch, Abigail, ludi th,Efther,e Sufana:edelnuouoMariaver

gine madre di GiefuChrifto, & Maria Madalena. Edopo quefte feccinta

gliare in . 6. carte i trionfi della pacienza , con varie fantafie . Nella primaè

sopra un’carro la Pacienza,che ha in mano uno ftendardo, dentro alqualeè

una Rolà fra le spine. Nell’altrafi vedesopraun’Ancudine vn cuorchear

de,percoflo da tre martella, & il carro di quella secoda carta è tirato dadua

fìgureteioè dal difiderio, che ha l’ale sopza gl’homeri , Se dalla speranza che

ha in mano vn’Ancora, efi mena dietro, come prigiona,la Fortuna, cheha

rotto la mota . Nell’altra carta é Chriflo in sul carro con io ftendardo delia

Crocc,e della sua paflìone. Et in su i canti sonogl’EuangeliUi in forma d’a-

nimali.equefto carro è tirato dadua Agnelli; e dietro ha quattro prigio-

ni, il Diauolo,il mondo,ò ucro la carne, il peccato, c la morte.Neiraltro tri*

onfoèlfaacnudo sopra vnCameIlo,enella bandiera, chetiene in manoè

vn paio di ferri da prigi5e,e fi tira dietro l’altare col Mocone, il Coltello, &
il fuoco. In vn’tìltra carta fece Iofef> che triófa sopra vn’Bue coronato di fpi-

ghc,e di feuttijCon uno ftendardo,denrroalquaie èvnacaftadi pecchie.&
i prigionijche fi trae dietro sono Zefira,e rinuidia,che fi mangiano vn cuo-

re.Intagliòin un’aliro trionfo Dauit,sopra vn Lione,conIaceihara;&con

uno ftendardo in mano,dentro alqualeè vn freno, & dietro a lui è Saul pri

gÌonc,& i Semei con la lingua fiiora , In un^al tra èTobia , che trionfa sopra

rAfino,& ha in mano uno ftendardo den troni una fonte: e fi trae dietro le-

gati come prigioni la Pouertà,eia Cecità. L’ulijmo de sei trionfi èsantoSte

tano proromartire.ilquale trionfa sopra vn Elefante, Se ha nello ftendardo

la Chariià,& i prigioni sono i fuoi perfecutori. lequali tutte sono ftace fen-

calìe capricciofejc piene d’ingegnoie tiittefuronointagliatedaHieroDimo

C o c H,la cui mano è fiera, ficura& gagliarda molto . intagliò il medefimo

con belcapriccÌoinunacartalaftaude,ei'Auarizia,&in un'altra belhlTiraa

unabachananacon purti,che ballano. In un’altra fece woisè, che palla il .Ma-

rc rollo, fecondo che Fhaueua dipinta Agnolo Bronzino, pittore Fiorenti*

no nel palagio del Duca di Fiorenza
,
nella capella di sopra . A concorrenza

del quale pur coidifegnodel Bronzino intagliò Giorgio Mantouan’unaM*

tiuità di Giefu Chrifto,che fu molto bella. e dopo quelle cofe intagliò Hie*

ronimo p coIai,che ne fu inuefore,dodici carte delle vittorie, battaglie,cfat

li d’arme di Carlo quinro.Et al Verefe pictore,egran maeftro in quelle patti

di ProfDeiriua, in veti carte diuerfi calàméti , & à Hieronimo Bos una carta

di s.'i; Martino ccn una Barca piena dì Diaucliin EizarriiEme forme :ec in



Di DIVERSI -tH

éh’aftràtln’AlcKimìA:a,cìie ìn diuerfiroocti confiiraindo ilsuo, eflillando*

6 il ceruello getta uia ogni suo hauere,tanto , che al fine fi coduce allo speda

le con la moglie,& con i figliuoli.la qual carta gli fli difegnata da vn pittore

chegli fece in tagli arei fette peccati mortali, con diuerfe forme di demoni,

chefiirono cofa fàntaftica,ed3 ridere. Il Giudizio uniuerfale:& vn vecchio,

ilquale con una lanterna cerca della quiete frale mercieriede! mondo , e no

la truoua.e fimilméce un’pefce grade,che fi mangia alcuni pefci minuti,&:vn

Carnouale che godendoficon molti àtauola, caccia uialaQuarefima.& in

vn’alcra poi la Quarefima,che caccia viailCarnouale,e tanre altre fantafti-

che,e capricciofe inuenzioni;ch e sarebbe cofa faftidiofa à uolere di tutte ra-

gionare. Molti altri Fkminghi hanno con sottililTìmo ftudio imitata la ma
nicra.d’Alberto Duro, come fi v cde nelle loro ftampci e particolarmente in

quelle di che con intaglio di figure piccole hafatio quattro fio*

riedella creazione d’Adarao;qu attro de i fatti di Abraam,c di rotto, Se altre

quattro di Sufanna, che fono bellirsime. parimente. G . P. ha intagliato in

fette tondi piccioli, le fette opere della mifericordia : otro ftorìe tratte dà i li

bri dc’Re . Vn Regolo meflb nella botte piena di chiodij& Artcmifia , che c

una carta belliffima.Et 1. B. ha fattoi quattro Euangelifti tanto piccoli , che

èquafi irapoflìbile à condurli : & apprefib cinque altre carte molto belle;

nella prima delie quali è una vergine condotta dalla morte cofi giouinetta

alla foffajNella seconda Adamo, nella terza vn ViIlano;nelIa quarta un’Ve
fcouoi& nella quinta vnCardinale,tirato ciafiuo come la vergine dalla mor
teairultimo giorno. Etinalcun’altre molti Tedekhiche uanno con loro

dóne à piaceri,& alcuni satiri bcl!i,& capricciofi.Et da fi ueggono inta-

gliati con diligenza i quattro Euangelifti,non mcn belli, che fi fiano dodi-

ci ftorìe del Figlmo}’prodigo,di mano dì M. eoo molta diligenza . Vhiraa-

menteFrancelco Fiori,Pittore in quelle parti fàmofb,hafatto gran numero
di difègni , Se d’opere, che poi sono ftate intagliate per la raaegior parte da

Hieronimo C o c H,come sono I dieci carte le forze d’Hercole:& in unagran

de tutte razzionideli’humana vita, in un’altra grOrazij , Se i Curiazij, che

combattono in uno ftecchato.il Giudizio di Salomone , & vn combattimeli

to fra i Pigmei, & Hercoie.& ultimamente ha intagliato vn Caino, che ha

occift) Abel, e sopra gli sono Adamo,& Eua, che lo piangono . fimilmente

vn’Abraam,che fopraralrare vuol sacrificare Ifàac,cÓ infini te altre carte pie

ne di tante uariefantafie, chcèunoftapore,& unamarauiglia confiderare,

che fia ftato fatto nelle ftarope di Rame, edi legno
.
per vitimo bafti uedere

grintagli di quefto noftru libro dei ritratti de pittori, scultori,& Architetti

difegnatidaGiorgio Vafàri, ed.ai Tuoi creati. Se ftate intagliate da Maeftro

Chriftofano che ha operato,^ operadi continuo in Viaezia, in

Énitccofe degne di memoria E per ultimo di tutto il gÌouamento,che hau
no gl'oltramontani hautiEodal uedere, mediante le ftampe,le maniere d’Ita

!ia,&gritaliani dail'haucr veduto quelle degli ftranieri, & oltramontani, fi

deuc bauere,per la maggior p.arce,obligo à Marcantonio Bolognefè,perchc

oltre ali hauer cgUaiutatoi principi) di quella profellione quanto fi è detto,

non è anco ftato per ancora chi l’halibia gran fatto sue. rato, fi bene pochi

in alcune ccfcgl hanno fatto paragone.Ilqual Marcantonio non molto do-
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poKiAiA partit* diRomafimornn Bologa.E nel noflco libro sono di sua

iTiano alcuni ciifegnid’Angclilàrti di penna j& altre cartemoItohclle»ri-

tratte dalle camere,chedipinre Raffaello da Vrbino. Nelle quali camere fu

Mara'snronio.ellendogiouanejricratto da Raffaello in uno diquc’Palafre

Il ien,cbe portano Papa ìulio secondo,in quella pai tedoueEnea sacerdote

1.1 orazionc.s querto fìa il fine della vita di marcoantonio Bolognefe, ede-

gPalrri sopradetri intagliatori di ftampej de quali ho uoliuo fiirequeftolun

go si,raa necellario c?ilcorfb,per fbdisfàre non solcagli ftudiohdellenoftre

arti , ma tu tti coloro ancora che di coli fatte opere fi dilettano.



VITA D’ANTONIO DA SANGALLO
ARCHITETTORE FIORENTINO.

VautiPr'mcìpì Illuftri,egranclij cd’infinitc ricchezzcab-

bondantiiSmijlafciarebbonochiarafemadel nome lo-

ro , se con la copia de’beni della fortuna hauellèro l’anis

mo grandc,& à quelle cofeuolto, che non pureabbelif-

cono il Mondo , ma sono d’infinito vtile , c giouamento,

vniucrfalmenteàtuttigl’huominif Equali cofe poflo-

no,ò deurebbono fere i Principi, e grandi huomini, che

maggiormente,e nel far fi,per le moke maniere d’huoraini,che s’adoperano

Se fattc,perche durano quafi in perpetuojche le grande ,& Magnifiche fab-

briche,c cdifizijfEdi tantespefe, che fecero gl’antichi Romani, allora, che

furono nel maggiorcolmo della grandezza lorojchc altro nè ri mafo à noi»

con eterna gloria del nomeRomano,che quelle reliquiediedifizij , che noi

come cola santa,honoriamo;& come sole belliflìme, c’ingegniamo d’imita-

re? Allcquali.cofè quantohaueflero l’animo volto alcuni Principijche furo

no al tempo d’Antonio Sangallo ArchitettoreFiorentino,fivedrahorachia

ramente nella vita chedilui fcriuiamo

.

Fu dunque figliuolo, Anronio,di Bartolomeo Picconidi Mugello bottaio

Se haiiédo nella fua fanciullezza imparato larte del legniamolo, fi parti dr

Fiorenza, fen tendo,.chc Giuliano da san Gallo fuo Zio, era in facende a Ro-
inainfiernecon Anton fuo fratello. Perche dabonifeiroo animoivoltoalc

facendedelj’arte deirArchitetturajcfeguitadoquegli, prometieua di fcque’

Énijche nciiaetàinaturaciimuiaiamtnteveggiamoper tuttal’Ita ia^ in tan«

te cofe fatte da lui. bora auuenncchcelfcndo Giul!ano,per lo impedimento

che hebbedi quel fuo male di pietra,sforzato ritornate a FiorenzaiAntonio

venne in cognizione di EramantedaCafteidurantearchiictto,checomin-

ciò per elfo , che era vecchio, & dal parietico impedito le mani, non poteua

come prima opcrareja porgergli aiuto ne’difegni,che fi feceuano: doue A n-

tonio tanto nettamente,&con puli rezza conduceuajche Bramante trouan-

doglidi patita mifuratamente corrifpondenti,fu sforzato lafciargii la cura

d’infinitefatichecheegli haueuaa c6durre,dàdogli Bramante l’ordine , che

volcuaj &{utreleinuenzioni,&: componimenti,che per ogni opera s’haue-

«anoa fare. Nelle quali con tantogiudizio, efpedizione&diligenza, fi tro=

uòferuitoda Aiuoniojchel’anno M DXI I. Bramante gli diede la cura del

corridore , che andana a’fofsi di Caftel Sàto Agnolo , Dellaqualc opera co-

minciò auere vna prouifione di x. feudi il mefe. ma fèguendo poi la morte di

Giulio 1 1, l’opera rimafe imperfetta, malo auerfi acqui flato Antonio,già no
medi perfóna ingegnofe nella architettura, & che nelle cofe delle muras
glicauefrcboniffima maniera,fu cagione, che AlelTandro primo Cardinal

Farnefe,poi Papa Paulo 1 1 1. venne io capriccio di farrcftaurareilfuo palaz

IO vccchio,ch’egIi in Campo di Fiore con la fua famiglia ahi taua. per laqua*

Icopera difiderando Antonio venire in grado,fece piu difegni in variatemi

nicfc. tra 1 quali vno che ue n’era accomodato. con due apparramén, ru quel
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lo che a fua S. Reucrendiffima piacquej aiiendo egli'il Signor Pier Luigi, e‘l

Signor Ranuccio Tuoi figliuoliji quali pensò douergli lafciare di tal fabbrica

accomodari. E t dato a tale opera principio,ordinatàmenteogni anno fi fab-

bricaua vn làto.In quefto tempo al Macello de Cotbi a Roma, vicino alla co

IqnnaTraiana,fabbricandoli vna Chielà col titolo di santa Maria da Lore-

to, ella da Antonio fu ridotta a pertezzione, con ornamento bellilfimo : do

po quello MelferMarchionneBaldafsmi vicino a santo Agollino, tececódut

re col modello,&: reggimento di A ntonio,vn Palazzo, ilqiialeè in tal modo

ordinato,che per piccolo che egli fia
, è tenuto per quello ch’egli.è il piu co«

modo,& il primo allogiamento di Roma.nelqualelefcale,ilcortile,lelog-

gie,Ieporte, e i camini con fomma grazia lono lauorari. Di che rimanendo

M. Marchionne fodisfattisfirao,deiiberò,che Perino del Vaga pittor Fioren

lino vi facelTe vnalàla di colorito; Se llorie,& al tre figure, come fi dira nella

vita fuajquali ornamenti gli hanno recato grazia,& bellezza infinita . Accan

to a corre di Nona ordinò,& fini la cafa de Cétcllijaquale è piccola, ma mol

to comoda. Et non palsò molto tempo, che andò a Gradoii luogo fu lo fiato

del Reuerendilfimo Cardinal Farnelejdouefecefabbricare pérqùellovn bel

lisfimo,&vtile palazzo. Nellaquale andata fece grandisfima vtiìitànelrefta

orare la rocca di capo di monte,con ricinto di mura baflej&: ben foggjate;&

fece alForail difegno della fortezza di Capraruola . trouandofi Monfignoc

Esuerendisfirao Farncfe con tanta fodislazione feruito in lan teopere da Ati

toniOjfu coftretto a volergli bene,& di continuo gli accrebbeartiore,&: fem

prechepotèfarlojglifecefeuore.in ogni fua im prefa. Appreflo, volendo il

Cardinale Aiborenfe lafciar memoria di fe nella chiela della fua nazionetfe

ce fabbricare da An conio,& condurre a fine, in san Iacopo degli spagnuoli

vna cappella di marmi,& vna fepolcura per elfo; la quale cappella fra’ vani di

pilaftri , fu da Pellegrino da Modana come fi è detto tutta dipin ra: et fu lo al

tare,da Iacopo del Sanfòuino,fatto vn san Iacopo di marmo bcllisfimo . La

filale opera di architettura è certaraece tenuta lodatisfima, per eflerui la voi

ta di marmo con vno spartimenro di ottangoli bellisfimo . Ne palio molto »

che M. Bartolomeo Ferratino per comodità di Ce^Sc beneficio degli amici,&
ancora per lafciare memoria onorata,& perpetua, fece fabbricare da Anto-

nio fu la piazza d’Amelia vn palazzo^ ilquale è cofa honoraiifi. & belIa:doue

Antonio acqftòfama,&vtile no mediocre. eflendolqfto tepo in Roma Anto

nio di Mon te Cardinale di santa Prafledia , volle che il medefimo gli facefic

ilpalazzojdoiiepoi habicò, che risponde in Agone > doueè la ftatua diroac-

ftro Pafquinoincl mezzo risponde nella piazza, douefebbricò vna torre; la

qualecon bellisfimo componimento di pilaftii & fineftredal primoordine

fino al terzo con grazia,& con dilegno,glifuda Antonio ordinata, & finita:

& per Francefeo dell’ indaco lauoratadi rerretta a figure,& ftoric dala ban*

dadi deutrc,& difuora . Intanto hauendo fatta Antonio ftrettaferuifucoi

Cardinal d’Ariminijgli fece fare quel fignore in Zoientino della Marca vnp*

lazzo, oitralocller Antonio flato premiato,gli hebbeil Cardinale di conti#

nuoobligazione. mcntrechequclle cofe girauano : &la foma d’Antonio

crefeendo fi fpargeuajauuenne che la vecchiezza di Bramante, «Se alcuni Tuoi

«mpedimeniijioiecero citudino dell'altro monda perche dapapa Leouefa
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bito furono conftituiti tre architetti {opra la fabbrica di san Pietro,RaffaeIIo

da Vrbmo Giuliano da san Gallo.zio d’Antonio, & fra Giocondo da Vero
na.Et non andò moltojche Fra Giocondo (ì parti di Roraa.’&Giuliano efTen

do vecchio hebbe licenza di potere ritornare a Fiorenza. Laonde Antonio
hauendoferuitùco’l ReuerendiflìnioFarnefe, ftretriflìmamente lopregò,

che volclTe fuppiicare a Papa Leone: che il luogo di Giuliano fuo zio gli con*

cedefle-Laquaì corafufacili{Iimaaottenere:primaplevirtudÌAntonio,che

erano degne di quel luogo.’poi per lo ìntereflo della beniuolenza fra il Papa

c’i RcuerendilTìmo Farncfe.c coli in compagnia di Raffaello daV rbino fi co*

nnuò quella fabbrica aliai freddamente . Andando poi il Papaa Ciuita vec*

chiaper fortificarla:& in compagnia di elio infiniti signori ;& fra gli altri

Giouan’Paulo Baglioni e’I Signor Vitello: e fimilmente di perfone ingegno»

fe Pietro Nauarra,& Antonio Marchili architetto, allora di fortificationi, il

quale per commefsionedelPapa era venuto daNapoli. Etragionandofi di

fortificare detto luogo;infinite,& varie,circa ciò furono leopinioni: e chi vn

difegnOific chi vn’akro Scendo,A ntonio,fra tanti ne fpiegò loro vno, ilqua-

le fu confermato dal Papa,& da quei lìgnori, Se architetti , come di tutti mi*

gliore,p bellezza,e fortezza,e bellifs.e vtili cofiderazioni. Onde Antonio ne

vene in grandiflimo credito apprello la corte.dopo qfto riparò la virtù d’A n

ionio à vn gran difordine per quella cagione, hauendo Raffaello da Vrbino

nel fare le loggie papaline le ftanze,chefono foprai fondamenti
;
per compia

cere ad alcuni,la{cia:i molti vah i.con graue danno del tutto, per lo pefo , che

fopra quelli fi haueua à reggere: già cominciauaquell’edifizio à minacciare

touina,pcl troppo gran pefo,che haueualbprarefarebbecertamente reuma
to fè la virtù d'Antonio, con aiuto di punrelU, e trauatenon hauefle ripiene

di dentro quelle ftanzcrel!e;e rifondandoper tutto, non fhauefle ridotte fcr

ms,e{aldil2me,comeeI]efuronomai da principio. Hauendo in rantola Na

zioneFiorentina,coldi{ègno di Iacopo Sanlbiiìno, cominciata in fìr.adaGiu

lia dietro à Banchi la chielaloro,fi era nel porla, mefla troppo dentro nel fiu

me: perche,eirendo à cÌo ftretti dalla neceflìca » fpefbno dodici mila feudi in

vn fondamento in acqua,chcfiida Antonio con belliAlmo modo,e fortezza

condotto. laquale via non potendo cflere trouata da Iacopo, fi rrouòper An

toniojcfu murata fopra l’acqua parecchie braccia. & Antonio ne fece vn mo
dello coli raro, che fe l’opera fi conduceua à finejfarebbe fiata ftupendillìraa.

tutta uia fu gran dii'ordine,e poco giudizio quello|di chi allora era capo in ro

ma di quella Nazione: perche nondoueuano mai permettere, che gl’archi-

tetti fiandaflono vna chiefa fi grande in vn fiume tanto terribiie,per acqui Ila

reventi braccia di lunghezza, egittareinvn fondamento tante migliaia di

feudij per hauereà combattere con quel fiume in eterno: potendo mafiima-
mente far venire fopra terra quella chiefa col tirarfi innanzi,& col darle vn*

altra forma. & che è piu, potendo quali con lamedefimafpefà darle fine? E
fi confidarono nelle ricchezze de’Mercanti di quella Nazione, fi è poi veda*
to col tcmpOjquanto fufle coiai fperauza fallace.pcrchein tanti anni,chetcn

nero il papato Lconc,& Clemente de’Medici,e Giulio terzo,e Marcel!o,ans

cor che viuellèpochiflìmo ; i quali furono del Dominio Fiorentino ; conia

grandezza di canti Cardinali, & con le ricchezze di tanti Meicacanti, fi è ri-

Rr a
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malore fi fta bora nel mc.icfimo termine,che dal noftro Sangallu fu lafciatt.

c per CIO deono,egl'archiietti,& chi fa fare le fabriche, pcnfare molto ben*

al hne,& ad ogni cofa, prima,che all’opere d’importanza mettano ìe mani,

ma per tornare ad A nionio,egli per commeflione del Papa , che vna fiate lo

menò feco in quelle parti l eftaurò la Rocca di Monte Fiafcone,gia fiata ecìifi

catadaPapa Vrbano. 6c nell’lfola Vifentina, per voleredelCardinal Farne

le,fecc nei lago di Bolfena due Tempietti piccola vno de’quali era condotto

di fuori à otto faccie,e dentro tondo: e l’altro era di fuori quadro, edentro a

otto faccìe.e nelle facciede’can toni erano quattro nicchiejunaperdafcuno.

ì quali due Tempietti condotti con bell’otdinefecero teftiraonianza quan-

to (apefie A ntonio vfare la varietà ne’termini deirarchìtettiira . Mentrejchc

quefti Tempi] fifabrìcau2no,tornò Antonio in Roma, doue diede principio

in lui can to di santa Lucia, la doue è la nuoua Zecca, al palazzo del Vefcouo

di Ceruia,chc poi non fu finito . vicino a corte Saueliatecelachiefadi sanca

MariadiMcnferratOj laquale è tenuta beìliflìma. efimilmente lacafàd’un

Martano, che è dietro al palazzo di cibò , vicina alle cafe de Maflìmi . in can#

to morendo Leone,& con efio lui tutte le belle, e buone arti , tornateinvita

da efio,& da Giulio fecondo Tuo Antcceflorc,fuccedette Adrianofefto . nel

pontificato del quale furono talmete tutte Parti,e tutte le virtù battute, che

le il gouerno della fede A poftolica fufle lungamente durato nelle Tue mani,

interucniua a Roma nel fuo pontificato,quello che intero enne altra volta

,

quando mtte]cftaiue,auanzatcaileRouinc de Gotti(cofi le buone, comelc

ree) furono ccndennate al fuoco . e già haueua cominciato adriano (forfep

imttare i pontefici dc’gia detti tempi) à ragionare di volere gettare per terra

la captila del rimino Michelagnolo, dicendo ch’eli era vna ftufa d’ignudi. E

sprezzando tutte lé buone pitture,e le ftatue,le chiamaua lafciuiedel mon*

do,& cofe obbribriofe,et abomineuolj. ìaqual cofa fii cagione,che non pure

Antonio,ma rutti graltribegringegni fi fermarono in tanto,cheal tempo di

quefio pontefice non fi lauorò,non che aÌtro>quafi punto alla fabbrica di s.

Pietro.ailaquale doueua pur al meno cflere affezionato poi che dcil’altrc co-

lè mondane fi volle tanto moftrare nimico, per ciò dunque,attcndendo An
ionio à cofe di non moltaimpoiranza,reftaurò fotte quefio pontefìceleKa-

ui piccole della chiefà di s.Iacopo degli spagnuoli,& accomodò la facciata di

nanzi con bellifsimi lumi . fecelauorare il Tabernacolo deirimagincdi poi

te di Triucriino; ilquale, benché piccolo fiaba però molta grazia. Nelquale

poi lauorò retino del Vaga àfrefeo vna bella operetta, erano già le poucre

virtu,pcrlo viucred’Adrianomal condotte,quandoilciclo,mofioàpie:àdi

quelle,vollecon la morte d’uno,farne tifiifcitar mille: ondelo leuò dei mon

do egli fece dar luogo a chi meglio doueua tenere tal grado3& con altro ani-

mo gouernare le cofe del mondo
.
perche creato papa Clemente fettimo,pic«

no di gencrofttàjfeguirando le veftigiedi Leone,edegl’altri anrecefiori del-

la fuailluftrillìma famiglia, fi pensò,che hauendo nel Cardinalato fatto bel-

le mcmorie,douefle nel papato auanzarc tutti gl’altri di rinouanieniidifiìb

brichc,eadornamenci. Quella elèzzione adunqucfudirefrigerioamolii

virtuofij&ai nmidi,&ingegnofi animi,che fi erano auiliii granditlimofia»

?Q,e<iifidirati^Ln‘.a vita, i quali per ciò rìlurgédo, fecero poi qucH’ope bellfi^

fimle
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.bcIIiilìtnCichcalprefentc veggiamo.cprimieramcnte Antoniojper com-
ffiersione di Tua santità meflb in operaTubito rifece vn cortile in palazzo di-

nanzi alle loggie,chc già furon dipinte co ordine di Raffaellojiiqualc cortile

b di gtandillimo comodojC bellezzaperchedoue fi andana prima, per certe

vie ftorte,e ftrette allargandole Antonio,e dando loro migiior fòrma>le fece

comode,e belle . ma quello luogo , non ifta hoggi in quel modo , che io fece

Antonio:perche Papa Giulio terzo ne leuò le coI6ne,che vi erano di granito

per ornarne la foa vigna,& alterò ogni lofa.fece Antonio in bachi la facciata

deliaZecchavecchiadi Roma, cÓ belliflìma grazia, in quello angolo girato

in tondojcheè tcnuro cola diffìcile, e miracolofa: c in quell’opera mife l’ar-

me del Papa. rifondò iircfto delle loggie papali, che per la morte di Leone

non s’erano fini te,e per la poca cura d’Adriano,non s’erano continuate , nc

tocche: & coli fecondo il volere di Clemente furono condotte à vltimo fine,

dopo , volendo Tua Sancirà fortificare Parma , e Piacenza . Dopo molti dile

gnij& modelli, che da diuerfi furono fatti, fu mandato Antonio in que'

luoghi, &feco Giulian Leno sollecitatore di quelle fortificazioni.

E làariuati, eflendo con Antonio l’Abbaco fuo creato; Pierlrancefco da Vi-

terbo ingegnere valentilIìmo,^^MicheIeda san Michele architetto Veronc-

fo,iurti infieme condufferoà perfezzionei difegni di quelle fortificazioni

.

ilcbe fatto,rimanendo gl’al tri , le ne tornò Antonio à Roma, doue effendo

poca commoditàdi ftanzeinpalazzo,ordinòp3paClemente, che Antonio

fopra la ferrar;a cominciaffe quelle doue fi fanno i conciftori poblici, Icqua-

li furono in modo condotte- che il Pontefice ne nmafelcdisfatto
, e fece fa

ui poi fopra le danze de’ camerieri di Tua santità. Similmente fece Anto*
nio fopra, il tetrodi quefte danze, altre danze comodiffime, laquale opc-

rafupericoJolàmoito, pertantorifondare. Enelveroin quedo Antonio
valfe airai;atlcfo,chc le lue fobbriche mai non modrarono vn pelo.Nefu mai

fra i moderni altro architetto piu ficuro,ncpiu accorto in cógiugnere mura.

Eflendofialtempodi Papa Paulo fecondo, la Chiefadclla Madonnadi
Loreto , che era piccola , Se col tetto in fu i piladn di mattoni alla saluatica j

rifondata, &fatia di quella grandezza , cheellaelfere hoggifi vede medi-

ante ringegno,& virtù di Giuliano da Maiano; &edendofi poi feguitara

dal cordone di fuori in lu , da Sido Quarto, e da altri: come fi é detto j final-

mente al tempo di Clemente, nonhauendo primafatro mai pur un mini*

mo fogno di ronina, s’aperfo l’anno 1 5
2 6. di maniera, che non folamenre

erano in pericolo gl’archi della Tribuna, ma rutta la chieia in molti luo-

ghi, per edere dato il fondamento debole, e poco adétro. perche, effendo

da detto Papa Clemente mandato Antonio àriparare à rancodilbrdine,gm

to che egli hi à Loreto,puntellando gr2rchi,& armando il tutto con animo
rifolurillimo , edi giudiziofo architetto, la rifondò tutta . & ringroflando le

mura,&i piladri fuori, e dentro, gli diede bella forma nel iutto>& nella prò

porzione de’ membri; & la fece gagliarda da poter reggere ogni gran pefoi

«ODtinuando vn raedefimo ordine nelle crociere,eNaHate della chiefa, con
fuperbe modanature d’Arckitraui fopra grAtcbi «fregi, &: cornicioni. E
rende fopramodo belio , Se ben fatto l’-imbafàmento de’ quattro piladri

glandi, che vanno intorno all’otto faccie della Tiibuna , che reggono
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i quattro »rchi;cioèi treccile crociere,<^cuc fono le cappelle, e^Io maggio

re della naue del mezzo, laqualc opera merita certo di edere celebrata,pct U
migliore,che Antonio facefi'e già mai,e non fenza ragioncuole cagione

:
per

ciò che coloro,che tanno di nuouo alcun’opera, ò la leuano dai fondamenti

hanno tacuka di potere alzarfi,abba{Iarfi,& condurla a quella pecfezzionci

che uogliono,e fanno migliore,fenza edere da alcuna cofa impedìti.ilche no

auieneachi bada regolare, òreftaurare le cofe cominciate daaltri: e mal con

dotre, ò dall’artefice, ò dagl’aueniracnti della fortuna onde fi può direj che

A ntonio rifufeitade vn morto,e/acefiè quello,che quafi non era pofsibile.

c fatte quefte cofo,ordinò,ch’ella fi coprifie di piombo,e diede ordine, come

fi hauedeà condurre quellojchercftaua da farfi, &cofi peropcradi lui heb-

bc quel famofo Tempio miglior forma,& miglior grazia,che prima non ha

iicua,c speranza di lunghilTima vita, tornato poi àRoniB, dopo che quella

città era fiata mcdaafacco,hauendofiil papa in Oxuieto, vi patina la corte

grandidimo difagio d’acqua .onde,come volle il pontefice, murò Atuonio

vn pozzo tuito di pietra in quella città, largo zj. braccia , con due fcaicà

chiocciola intagliate nel tufo,I’una fopra l’altra fecondo , che il pozzo gira*

«a. nel fondo del qual pozzo fi feende
, per le dette due leale à lumaca

in tal manierajche le befiie,che vanno per l’acqua entrano per vna porta, &
calano per vna delle due scale. & arriuare in fui pon te,doue fi carica l’acqua

fanza tornare indietro, padano all’altro ramo dellai.umaca,chegira fopra

quella delia fcefa.e per vn’altra porta diiierfa,c contraria alla prima riefeono

fuori del pozzo.laqual’opera che fu cofa ingegnofà comoda, e di marauiglio

fa beilezza,fu condotta quafi a fine inanzi,che Clemente moride. Eperche

rcftaua foio a farfi la bocca di edo pozzo , la fece finire Papa Paulo terzo , ma

non come haueua ordinato Clemente col configlio d’Antonio, chefomoU

to per cofi bell’opera comendato. E certo , chegl’antichi non fecero mai edi

fizio pari à quello ned’jnduftria,ned’artifiziOiedendo in quello cofi fatto il

tondo del mczzo,che infino al fondo da lume,per alcune fineftreallcduefca

lefopradette.mentre fi faceuaqueft’operaordinòriftedb Antonio lafortez

za d’Ancona,laqiiale fu col tempo condotta al fuo fine . deliberando poipa-

pa Clemente al tempo che Aledandro de’ Medici fuo nipote era Duca di Fio

lenza,di fare in qucUa ci ttà vna fortezza inefpugnabiletil signor Aledandro

ViteIli,Pierfrancefco da Viterbo,& Antonio ordinarono, e fecero condur-

re con tanta prefiezza quel caftelIo>ò ucro fortezza che è tra la porta il Prato

c san Gallo, che mai niuna fabbrica fimile antica ò moderna fu condotta fi

tofto ai fuo termine; & in vn Torrione,che fu il primo à fondarfi , chiamato

ilTofojfiironomedì molti epigrarami,& medaglie,con cirimonie, e foien*

niilìma pompa . laquale opera è celebrata hoggi per tutto il mondo e tenuta

inespugnabile. Fu perordincd’Antonio,condottoà Loreto il Tribolo scul

lore,RafFaeIlo da monte Lupo,Francefco di san Gallo allora giouane,eSi-

mon Cicli, i quali finirono le ftorie di marmo,cominciate per Andrea Sao-

fouino . nel medcfinio luogo condufle Antonio il Mofea Fiorentino inta-

gliatore di marmi ecccllentifs.ilqualealloralauocaua, come fi dirà nellafua

vitavn camino di pietra a gl’hcredi di Pellegrino da Foflombrcnc,chcper

cofa d’intaglio riufei opera diuina . coftui dico a preghi d’Antonio fi conduf
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fc a LorctOjdouc fece feftoni,chc fono diuiniflìmi . onde con pceriezza,e dili

genza rcftò l’ornamento di quella camera di Noftra Donna del tutto finito

ancorché Antonio in vnraedefimo tempoallora bauefie alle mani cinque

opere d’importanza . Alle quali tutte,benche fallerò in diuefli luoghi,& Iq

tane l’una dall’altra; di maniera fuppliua
,
che non mancò mai da fare a nin-

na; pchedoue egli alcuna uolca no poteua coli torto eìlere,feruiua l’aiuto di

Bacifta fuo fratello. lequalicinqucopere erano,ladetta fortezza di Fioren

za,queIlad’Ancona,l’operadi Loreto,il palazzo Aportohco,&il pozzo d’Or

uieto . morto poi Clemen te,& creato Ibmmo Pontefice Paulo terzo Farnefè,

venne Antonio,eflendo ftato amico del PapajmentreeraCardinale,in mag
gior credito

.
perche hauendo sua santica fatto Duca di Cartro il signor Pier-

luigi fuo figliuolo,mandò Antonio a fare il difègno della fortezza, che quei

Duca vi fece fondare,e del pa!azzo,che è mfulla piazza,chiamato i’hofteria

,

c della Zeccha,cheènel medefimo luogo murata di Treuertinoafimiheudi

nedi quella di Roma, ne quelli difegni solamente fece Antonio in quella cit

ta,ma ancora molti altri di palazzi , éc altre fabbriche a diuerfè perfòne ter-

razzane, eforeftiere, che edificarono con tantaspefajcheachinon levc-

de parcincredibile,cofi fono tutte fatte fenza risparmio,ornate,8cagiatil11-

me. ilchenon hadubbiofufactodamolriper far piacere al Papa^elTendo che

anco con quelli mezzi,recondo l’humorede’Principi,fi vanno molti procac

dando fauori . ilchenon èfenon coraIodcuoie,vcnendonecommodo,vtiie

c piacere all’vniuerfale . l’anno poi che Carlo Quinto Imperadorc tornò vit

loriofodaTunizi , ellendogli flati fatti in MelPinajin Puglja,& in Napoli ho
noratifsimi Archi, pel trionfo di tanta vettoria,edouendo venire a Roma fe

ce Antonio al palazzo di san Marco, di comesfioncdel Papa,un Arco trion-

fale di legname,in lotto squadra^acciochepotelleleruire a due ftrade, tanto

bcUo,che per opera di legnamc,non s’èmai veduto il piu fuperbo, ne il piu

proporzionato, è fe in coraleopera fu ile Hata ia fuperbia,e la spela de marmi
comevjfùrtudjo,artifi2ÌOjediÌigenzaneil’ordine,&ne!condurlo,fifarebbe

potuto meritamente,perlertatue,&ftoriedipinfe,&altri ornamenti, fra ic

fette Moli del mondo annoucrare.craquefto Arco porto in fullultimocan-

to che volgie alla piazza principale d’opera Corinta con quattro colonne io

de per banda mefled’argento,&i capi teg’i intagliati co bcllifsime foglie tur

ti raeslì d’oro da ognj banda,erano bellillimi architraui,fregi),& cornicioni

pofad con rifalri fopraciafeuna colonna, fra le quali erano dua fiori e dipin

te per ciafeuna . tal che faceua vno spartimento di quattro rtorie per banda,

che erano fra tutte dua le bande otto rtorie dencroui come fi dira al troue da
chi le dipinfe. i fatti dello lmperadore,craui ancora per piu richezza per fi-

nimento del frontespizio da ogni banda (òpra detto Arco,dua ligure di rilic

uodi braccia quattro e mezzo l’una fatte per una Roma. & le mettcuano

in mezzo dua Imperatori di cafàDauftria,che di nanzi era Alberto,]& Masfi

mi]iano,& da laltra parte Federigo,& Ridolfo , & coli da ogni parte in fu ca

IODI eranoquatiro prigioni duaperbandacon gran numero di Trofei por

di rilieuOj&l’Arme di fuasdrita,& di s.Maefta tutte fatte códurrc có Foidinc

diAntonio,dascultori Ec.& da i miglior pittori chefusfino all bora a Roma,

&nonlb!oqucfto Arco fu da Antonio ordinato, ma tutto l’apparato vu-.. i
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ftfta,che fi fece,per riceuerevn fi grande,Scinuittiflìmo Imperadore«jeguf

tò poi il medefimojper Io detto Duca di Caftro la fortezza di Nepi, & la fora

ficazione di turca la città, cheèinefpugnabile, e bella . Dirizzò nella medeC.

ma città molte ftrade,& peri cittadini di quella fece difegni di molte cafe,c

palazzi facendo poi fare fua santità i baftioni di Roma, che ronofocd(5Ìmi,&

venendo fra quellicomprefa la porta di santo Spi cito, ella fu fatta con ordì

nc,e difegno d’Antonio con ornaméto ruftico di trcuertini,m maniera mol

to foda,& molto rara,con tanta magnificenza, eh ella pareggia le cofeanti-

che.laquale opera,dopo la morte d’Àn tonio fu chi cercò,piu da inuidia mof

fojche d a alcuna ragioneuole cagione,per vie ftraordinade di farla rouinarc

ma non fupermeflò dachipoteua. fu con ordine delraedefimo rifondato

quafi tutto il palazzo Apoftolico,cheoltre queilo,che fi èdccto inaitri luo-

ghi molti^minacciauarouinaj & in vn fianco particolarmente la cappella di

Siilo,doue fonoroperedi MÌchclagnolo,& fimilmente la facciata dinanzi,sé

zajchemettelTevn mininjo pelotcofa piu di pericolo,ched’honore. i^ccreb

be la sala grande della detta cappella di Siilo,facendoui in due Lunette in ic

fta quelle fineftroneterribilj,con fi marauigliofi lumi: & con que’partiracn-

titfuttaii nella volta ; & fatti di ftucco tanto bene,& có tata spefa,che quella

fi può mettere perla piu bclla>c ricca sala,che infino allora fulle nel mondo.

& in fu quella accompagnò,per potere andare in san detto,alcunefcale co-

li comocie,ebenfacte,chefra l’antiche,e moderne non fi è veduto anccr me

glio e fimilmente la cappella Paulina > doue fi ha da mettere il sacramento,

che è cofa vezzofiffima , e tanto bella , e fi bene mifurataje partita, che perla

grazia, cheli vede- pare,che ridendo,e fefteggiandons’apprefen ti; Fece An
tonio la fortezza di Perugia, nelle d5lcordie,chefurono tra i Perugini,& il Pa

pa . laquale opera( nellaqualeandarono per terra lecafcdc Baglioni) fuòri

ta con preftezza inarauigliofa,eriurcimolco bella. fece ancora la fortezza

d’Afcoli:&qucllain pochi giorni condufieàiai termine, ch’ella fipoteua

guardare. lIchegÌ’Afco]ani,& altri non penfauanojchefidouefle poter fa-

re in molti anni.Onde auenne nel metierui coli rollo la guardia. che quc’po

poli celiarono {lupefatii,e quafi noi credeuano . Rifondò ancora in Roma,
per difenderfì dalle p!ene,quàdo il Teucre ingrolTa, la cafa fua in fteada Gi»

lia. e non folo diede prmcipio,ma condufleà buon termine il palazzo, che

egli habi taua vicino à san Biagio: che hoggi è de! Cardinale Riccio da mon-

te Pulciano,chcrhafinitocongrandilIìmaspefa,&con ornatillìmellanze
;

oltre queile.che Antonio vi haueua spe{o,chc erano Ha te migliaia di scudi,

ma tutto quello,che Antonio fece di giouamento,e d’utilitàal mondo ènul

la à paragone del modello della venctandiffiras , e ftupendilTìnia fàbbrica di

san Pietro di Roma . laquale,efiendo fiata à principio ordinata da Braman-

te: egli con ordine nuouo,e modo llraordinario, raggrandi,& riordinò,da

dole proporzionata compofizione,edecorc,cofi nel tutto come ne’ membri:

come fi può vedere nel modello fatto per roano d’Antonio d’Abaco fuocrea

to di legname,& interamente finito, ilquale modello , che diede ad Anto-

nio nome grandifIìmo,có la pianta di tutto redifizio fono flati dopo la mot-

te d’AiitonioSangallo medi in iflàpa| dal detto Antoniod’Abaco,ilqua!e

ha voluto per ciò moftrarequàtafufl'elasiriu delSangallo, eche ficonolca
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lìflOgni haamoilparcrediqueirArchitetco^eilèncio flati dati Anoui ordini

in cétrario da Michelagnolo Buonarroti
. p laqualc riordinatione fono poi

nate molte contcfcjComefidiraafuoiuogo.PareuadMiehcIagnoioj&à

jnolti altri ancora,che hanno veduto il modello del Sangalio,& quello,che

dalai fiimedoin opera,cheilcomponiméto d’Antonio veniflc troppo frai

nuzzatodairifàlti,edai membri,chefono piccoli, fi come anco fono le co

Ionnc,archi fopra archi ,& cornici fopra cornici. Oltre ciò pare,che no piac

cia,chei due campanili,che vi faccua,le quattro Tribunc piccole, e la cupo-

la maggiore, haueflino quel finimcnto,ò vero ghirlanda di cofonne, molte

«piccole; cparimente non piaccuano molto j e non piacciono quelle tante

Aguglic,che vi fono per finimento
,
parendo, che in ciò detto modelU im-

nini piu la maniera,& opera Tcdefca,chc l’antica,e buona, che hoggi ofier-

uanogl’architctti migliori, finiti dallAbaco tutti ideiti modelli, poco do-

po la mortcd’AntoniOjfi irouò,che detto modello di san Pietro coftò{quà-

to apartienc folamen te all’opere de’icgnaiuo]i,e legnamc)scudi quattro mi
la cento ottantaquatrro . Nel che fare A n tonfo A baco , che n’hebbe cura fi

portò molto bene, cllendo molto in tendente delle cofo d’ Architettura, co-

me ne dimoflra il lùo libro ftampato delle cofe di Roma, che è beliilfimo . il

qual modcllojche fi ctucua hoggi in sa Piero nella cappella maggiore, c iua

go palmi trentacinque,c]areoa6.e alto palmi venti e mezzo .onde farebbe

venuta Topera-fecondo quello modello,lunga palmi 1040. cioè canne 104.

&: larga palmi} 60. chefono canne 63. percfochefecondolamlfiirajde’roura

tori la canna,che correa Roma, è dieci palmi, fii donato ad Antonio, per la

fatica di quello ftio modcÌlo,cmcltj dilegni fatti, daideputati foprafa fab^

brica di s. PÌetro,foudi mille cinquecen to.dc’quali n’ hebbe con tanti mille,

ti iJ reftante non ri/collc, elTèndo poco dopo tal’opcra paflato all’altra vita

.

ringrolsò i piJallri della detta chielà di s- Pietro, accio il pefo di quella tribù

na polàflegagliardamentctc tutti i fondamenti sparfi empiè di foda materia

efeceinmodofoi ii,chenon èdadubitare,chequcllafabricafiaper fare pia

peli,ò minacciare rouina, come leccai tempo di Bramante, ilqual magifte-

rio^lcfulTc fopra la terra,come è nofcofofotto,fai ebbe sbigottireogni terri-

bile ingegno. per le quali cofelafama,&il nome di quello mirabile artefice

donerà haucrlempre luogo frai piu rari intelletti. Trouafi, che infine al té

po degl’antichi Romani fono fiati,e fono ancoragi'huomini diTerni,e quei

lidi Ricteinimicifsimifra loro} perciocheillago delle marmora,alcuna voi

ta tenendo in collo, faceua violenza all’vnodc’detti popolirondc quando
quei di Rierc lo volcuano aprire, 1 Ternani in niun modo ciò voleuanoac.

confen tire, per lo che c fompre fiato differenza fra loro, ò habbiano gouer-
nato Roma i Pon tefieijò fia fiata foggetta agrimpcratori. & al tempo di Ci
ccronefii egli mandato dal fcnacoàcomporre tal differenza, mali rimale

Bon riloluia .laonde efièndo per quefiamedefima cagione Tanno i;46 ma
dati Ambafeiadorià Papa Paulo terzo: egli mandò loro Antonio à terminar

quella lite, c coli per giudizio di lui fu rifolu(o,che il detto lago da quella ba

da,dDucc il muro doueile sboccare, ciò fece Antonio congrandilfimadif-

fìcultà tagliare; onde auenneper lo caldo che era grande,& altri difagi , clic

do A ntonio pur vecchio,& cagioneuo!c,che fi ammalò di febre in TcrnsSc



31» T E R’Z A P A R. T E

nonmoltodoporendèl’amma.' Dichefcntironogramid,eparend fuof

infinito dolore,e ne patrono molte fabriche,ma particolermentc il palazzo

de’ Farnefi, vicino à cifl^o di Fiore. Haueua Papa Paulo terzo,quando cr»

AlefiandrófCardinal'Farnefe, condotto il detto palazzo àboniffifiiò termi-*

De,è nella fàcciata dinanzi fatto parte del primo tìneftratOjIa'sala di dentro,

& auiata vna banda del cortile : ma non però era tan to innanzi quefta fab-

brica,che fi vedeflelafiia perfezzionciquandocflendo creato pontefice,An

tomo alterò tutto il primo difcgno, parendogli hauerc à fare vn palazzo nò

pm da Cardinale, nuda Pontefice. Rouinace dunque alcunecafe, che

gli erano intorno} & le fèale vecchteje rifece di nuouo.epiu dolci , accreb-

be il cortile per ogni verfo,èparimen te ruttò il palazzo: fecédo maggior cof

pi di Tale, e maggiorDùmerodi ftanze, epiu magnifiche j con palchi d’inta-

glio bellifsimi,& altri moltiorhamenti.ethauendogia ridottala Pedata

dinanzi,co{fecondofinefiratoairuo fine, fi haueua folamenteàmettercil

cornicione,che reggefie il tutto in corno in torno . e perche il Papa,che haue

ua l’animo grande,8c era d’ottimo giudicio, voleuavn cornicione il piu bel

lo,& piu ricco, cheraai fuflc fiato à qual fi voglia altro palazzo; volle, oltre

quelli,che haueafacto Antonio , che tutti i migliori architetti di Roma fa-

ceilìno cialcuno il filo, per appiccarli al migliore, e farlo nondimeno mette

re in opera da A nionio. et coli vna mattina,che definaua in Belucderegli fu

rono portati inanzi tutti i detti difegnijprefén te Antonio, imaeftri dc’qua

li furono Parino delVagajfra Baftiano del Piombo, Michélagnolo Buonaf

ruoti,& Giorgio Vafari che alloraeragiouanc, eleruiua il Cardinal Fame-

fe, di commelsione del quale,& del papa haueua pel detto-Cornicione fatto,

non vn fole,ma due difégni variati . ben’è vero, che il Buonacroto non por-

tò il fuo da per fé,ma lo mandò per detto Giorgio V alari ralqualc , ellendo

egli andato à mofiràrglii fuoi dilegni, perchegli dicelle l’animo fuo,come

amico, diede Michélagnolo il fuo,accio lo portafie al Papa,e faceflefua feu-

A,chenonandauainperfona,perlèntirfiindilpofto. Prefeiuati dunque

tutti i dilègni al Papa luasantità gli confiderò lungamente,& gli lodò tutti

per ingcgnofi,e bcllilsimi: ma quello del diuino Michélagnolo lopra tutti,

jc quali cole nÓ paflauano, lenó con malanimo d’Antonio; alqiialc non pia

cena molto qftomododi fare del Papa, &hauerebbe voluto far’egli diluo

capo ogni cola.ma piu gli difpiaceua ancora il vedere,che il Papa teneua gra

conto d’vn Iacopo welighino Fcrrarcre,& Tene feruiua nella fabbrica di san

Piero per Architetto,ancor che non hauefienedifegno, nemolto giudizio

nelle file colè,co la medefima prouifione,che haueua Antonio , alquale toc

cauano tutte lefatiche. e ciò aueniua,perchequefto Melighino eficndo fla-

to familiare feruitore del Papa nioltianni fenza premio, à fua santità piace

uadi rimuncrarloperquellaviajoitre,che haueua cura di Belvedere, e d’al

cun’ altre fabriche del Papa, poi dunque, che il Papa hebbe veduti tutti ifo-

pradetti difegni , difle; c forfè per tentare Antonio,tu tti quefti fon beili, m*

non fata maÌe,chenoi veggiamo ancora vno , che n’ha fatto il nofiro Meli'

ghino. perche Antonio,rifentendofivn poco,& parendogli, chcil Papa
h"»

burIalIe,difie;Padre santo il Melighino è vn’architertore da motteggio- il

tcJìe vdendoiiPapa,chc fèdcup,fi voltò vetib Antonio, egli ri'pofe, chinaa
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doficonlatefta quafiinfinoin terra» Antonionoi vogliamo, che Melighì-

co fia un’architettore da doucro, & vedetelo alla prouifione. c ciò detto 15

parti liceriziandcci tutti, etili ciò volle moftrare,cnei principi molte volte,

piu che i meriti conduconogrh«omini aqucllegrande2e,che vogliono.

Quella cornice fu poi fatta da MÌcheIagnoIo,come H dira nella vita di lui,che

rifece quali in altea forma tutto quel palazzo . Rimafe dopo la morte d’An-

tonio Batifta Gobbo fuo fratello, perfonaingegnofa, chefpelètuttoiltem-

po nelle fabbriche d’Antonio, che non lì portò moltobeneuerfoIui.il-

quale Badila non vide molti anni dopo la morte d’Antonioi& morendola
fciò ogniluo hauercalla compagnia della Mifericordia de’Fioreniini in Ro
ma,con carico,chegl’huomini di quella facellìno llaropare vn fuo libro d’of

feruazioni IbpraVitruuio. ilquaìc libro non c mai venuto in luce, Se è ope-

nionejchelìabuon’operajpercheintendeua molto bene le cofe dell’arte,

era d’ottimo giudiziose fincero,c dabene . Ma tornando ad An toniOjclTeti

do egli morto in Terni fu condotto à Roma con pompa grandilììma porta-

to alla fepoltura; accompagnandolo tutti grartcfici del dilegno, & molti al

tri. e dopo fìi da i lopraftad di san Pietro fatto mettere il corpo fuoin vn.di

polito vicino alla capclla di Papa Siilo in s.Pictro, c6 Piafìralcri tto epitaffio ,

Antonio San^i GaUì Ylorontino , urbe tmmiendit aje^ub. opertbus, precipueij} D,?etri

Tempio orndtu architeéiorumfdcile principi,T>imYeliniL4cus emjUonmp<xrAt, P(ttf

lo Pont. auólorejnteramnxintmpe^m extÙKto\ ifibeOaDeu uxor

pofuit 1 546. ìli. CAÌen. Oiiobrìs,

Et per vero dire, tdendo flato Antonio eccelletidìmo Architet

tote , merita noh meno di edere lodato, e celebrato a

come le fueopere nodimódrano, che qual

il voglia altro arciùtetfore ami
€Q,ò moderóo.



Vita di GiulioTifano Tittorc

.

RA imohi,a2Ìinfiniti,dirccpoIidi RafFaeUodaVrbinOjdci

quali la maggior parte riufdrono valenti, niuoo ve n’facbbc »

che piu loiramitaflè nella maniera, inucnzionc , difcgno,&

colorito di Giulio Romano: ncchi fra loro hiHedi lui piufoo

(lato,fiero,ficuro,capricciofo,vano,3bondantc,&vniuerra!e!

per non dire al prefcntc,che egli fu dolciflìmo nella conuerfazionedouialc»

affabile,graziofo,e tutto pieno d’ottimi cofturai. lequali parti furonocagio*

ne,chccghfudi maniera amaro da RaffaelIo,che le gli fudeftato figliuole^

non piu rharebbe potuto amare, ondeauucne, che fi feruì Tempre di lui od

Toperc di maggiore importanza,c particolarmente nei huorarc Icloggiep*

pali.pct Leone decimo, perche hauendo elio Raffaello fatto i difegni dell’ar

chitctui
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cbitetnifi,degl'oraamcnti,e delle ftorìe,fcce condurre à Giulio molte di ól

te piciureje fra i'aitcela creazione di Adamo,& £ua>quella degl’aninuli,il u
bricarc dell’Arca di Noe,il facrifizio,& molte altre opere, che fi conoficono

alla maniera , cornee quella, douelafigliuola di Faraone con le fue donne

,

troua Moife nella cafictta gettato nel fiume dagl’Ebrci j laqualc opera è ma
rauigliofajpervnpacic molto ben condotto, aiutò anco a Raffaello colori-

re molte cole nella camera di Torre Borgia,doue èl’inccdio di Borgo , c par

dcolarmentel’imbafamento fatto di colore di Bronzo , la Cótefia Matilda, il

Re Pipino.Carlo Magno, Gottifredi Buglioni Re di lerufalem con altri bc

nefattori della chiefa,che fono tutte bonillìmcfigure, parte della quale fio

tra ufei fuori iniftlpanonèmolco, tolta da vn difegnodi mano di elio Giu-

lio: ilqualelauotòanco la maggior pane delle ftoric,che fono in frefeo nel-

la loggia di Agoftin Chigi,& a olio lauorò fòpra vn belliflìmo quadro d'v-

na fanta Lifabecta , che fu fatto da Raffaello , & mandato al Re Francefeo di

Fraaciainfieme con vn altro quadro d’unasanta Margherita, fatto quafi in-

teramente da Giulio col difegno di RafFaello,ilquaic mandò al medefimo rc

il ritratto della V icereina di Napoli, ilqualc non fece Raffaello altro.chc il ri

tratto della teftadi naturale,& il rimanente fini Giulio, lequali opere, che a

quel Refurono grarilfime, fono ancora in Francia a Fótanableo nella cappe!

la dei Re. adopcrandofi dunquein quella maniera Giulioio feruigio di Raf-

faello fuo maeftro,& imparando le piu difficili cofe dell arre,che da eflo Rif

faeilo gl’erano con incredibile amoreuolezzainfegnate , non andò molto

,

chefeppc beniìTimo tirarem profpettiua,mifuraregrcdifizij, clauorar pian

te. c difegnando alcuna volta Raffaello,efehizzando a modo fuo l’inuenzio

ni,lefaceuapoi tirat’mifuiate,egrandiaGiulio,per ieruirfene nelle co£è

d’architettura . Della quale cominciando a dilettarfi Giulio, vi attefedi ma-
nicra,che poi efcrcitandoia venne ccccllentifsimo maeflro. Morto Raffael

lo*c rimafi heredi di lui Giulio,& Giouanfran ceffo detto il Fattore,con cari

co difinireropcredaefioRaffaelloincominciate.conduficrohonoratamé-

te la maggior partea perfezzione. Dopo hauendo Giulio Cardinalede’Me

dici,ilqual fu poi Clemente fettimo>prefo vn fito in Roma fotto Mòte Ma-
rio,doueoltrc vna beila veduta,erano acque viue,alcune.bofcaglie in ifpiag

gia,& vn bel piano,che andando lungo il Teucre,per fino a ponce Molle ha

ueuadavna banda,& daU’altra vnalarguradi prati,chefieffendeua quafi fi

no alia porta di San Piero:difegnò nella foramità della fpiaggia fopra vn pia

no,chevicra,farcvn palazzo con tutti gl’agi,& commodi di ftanze, Icggie,

giardini,fontane,bofchi,& altri, che li poflono piu b£lli,e migliori defideia

re: &dicdedi tutto il carico a Giulio,ilquale,preff)lo volentieri,& meìToui

manojconduffe quel palagio,cheaUora fi chiamò !a vignadc’Mcdici,&hog

gl di Madama,
a
quella perfezzione, che di fotto fi dirà . Accommodandofi

dunque alia qualità del tìto,& alla voglia dei Cardinale, fece laficciaca di-

nanzi di quello io fórma di mezzo circolo a vlo di teatro con vnorpanioié-

to dinicchie,& fincftie d’opera Ionica,t«nto lodato, che moiri i.i .;doiio,c^i-

ncfàccffe Rafficllo «1 primo ffhizzo,cpoi.fullc lopera fcgoiiaiOs & condot-
ta a perfezzione da Giulio Ilquale vi fece moire pitture nelle camere al-

trc<'jc:&particoUrmente,paffaco il.pnniorjcecH' deiPéerata, in vna



52<5 terza parte
bellirstraa,ornata Hi nicchie gcan<Ìi,c piccole intorno,nclle quali ègriquic

ticà di ftatue antiche : & fra l’altre vi era Vn.Gioue , cola rata
,
cheto poi dai

Fariieiì mandato al ReFrancefeodi Francia,con molte altre ftacue bellifsi-

me. oltre alle quali nicchi ha la detta loggia lauoraca di ftucchi,cdi tucicdi

piatele parieti,c!cvolte,con molte grocteiche dimanodiGiouanni daY-

dine .In tefta di quefta loggia fece Giulio in frelco vn Polifcmo gridifsirEO,

con infinito numero di fanciulli, e facirini, che gli giuocano intorno .di che

riportò Giulio molta !odc>{ì come fece ancora di tutte ropere,ediregDÌ,chc

per quel luogo,ilquate adornò di petchiere,pauirDCn ci,fontane ruftich e,bo

rcht,& altre cofe firnilf tutte beìiifsime,& fatte ccn beU’ordin€,&giudizio.

Ben’è vero,che foptauenendo la mortedi Leone, non tu per alloraalccimé-

ti feguitata queft opera ; perche creato nuouo pontefice Adriano , e torna-

tofene il Cardinal dc’Mcdici a Fiorenz3,rcftarouo indietro, iafierae có qae

fta,tu tre l’operc publichc,cominciate dal fuo antecefiore Giulio in tasto, c

Giouanffancefeo diedero fine a molte cofe di RatFaello,ch’crano rimafe im

peifette,& s’^apparecchtauano a mettere in opera partede’cartoni ,che egli

hauea fatto per le pitture della làla grande del palazzo » nella quale baueua

Raffaello cominciato a dipignere auatcrò ftorie de’fatti di Goftantino Im-

peratore: & haueu.’, quando morì, coperta vnafacciatadimiftuta per laiio

rami fopra aolio > quando s’atuiidcro,Adriano,come quello,che nedi pitta

re,òfcuhure,ned’altracofa buona fi di{ectaua,non ficurare,ch’ellafifinil-

fe altrimenti. Difperati adunque Giulio,&Giouanfrancerco,&infiemecó

elfo loro Ferino de! Vaga,Giouannjda Vdine,Baftiano Viniziano,&gIiaI

tri artefici eccellenti, furono poco meno(viuente Adriano
)
che per raoritfi

di fame. Ma comevolle Dio, nicn tre che la corteauezza nelle grandezzedi

Leone,era tu tra sbigottì ca.& che tutti i migliori artefici andauano penian-

do doue riconerarfi,vedendo ninna virtù eflere piu in pregio, morì Adria-

no,& fu creato fommo Pontefice Giulio Cardinale de’Medici, chefii chia-

rtiato Clemente fectimo : col quale rifufcitaiono in vn giorno , infieraecoQ

l’altre virtUstutteìatti de! ditegno. E Giulio, & Giouanfrancefeo fi cnifeco

fubito d’ordine del Papa,a finire tutti lieit,la detta fiala di GoftantinO;&gec

taronoper terra tuttala facciata coperta di mi fturajperdouereefTere lauo-

rata a olio i laficiando però nel tuo edere due figure, ch’eglino haueuano pti

ma dipinte a olio,che fono per ornamentoin torno a certi Papi; et ciò furo-

no vna Iuftizia,& vn’alcra figura filmile. Era il partimentodi quefta fala, g
che era balla, ftato con molto giudizio difegnato da RaffaeIlo,il quale hauc

ua medo ne’canci di quella fiopta tutte le porte alcune nicchie grandi, c5 or

naméto di certi putti,che teneuano diuerfe imprefie di Leone,Gigli,Diamaa

ti,penne,& altre imprefie di cala Medici. & dentroalle nicchie ledeuanoal

cuni Papi in pontificale con vn’ombra per ciaficuno dentro alla nicchia. Et

intorno a ideiti Papi erano alcuni putti a vfocfAngiolctti,chc teneuano li-

bri,&altrecofieapropofito in mano.Eceiaficun papa haueua. dalle bande

due virtù,che Io metteuano in mezzo,fiecondo,chc pju haueua meritato

come Pietro Apoftolo haucuada vaiato la Religione, dall’altro la Carità,®

ero Pietà,cofi tutti gli altri haueuano altre fimili virtù,& i detti papi etano

Damalo primo, AlelTandro primo, Leon rcrzo.Gregorio, Salucftro,&alco
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ai altri nquali tutti furono tanto bene accominodati,& condotti da Giulio,

jlquale in queft’opeta a frefco fece i raiglioriiche fi conofce, che vi durò faci

ca>& pofc diligenza,come fi può vedere in vna carta d'ùn san Salueftro , che

fu da lui proprio molto ben difegnata,& haforfe molto piu grazia, che non
ha'la pittura di quello . Benché fi può affermare,chc Giulio erprimeffe fem

pre meglio i fuoi concetti ne’difegni,che neU’operare,ò nelle pitture: veden

doli in quelli piu viuacità, fierezza,& affetto. Et ciò potette forfè auuenire,

perche vn difegno lo faceuam vn’hora,tutto fiero,& accefo nellopera , do-

uenelle pitture conlumauai mefij& gl’anni. Onde venendogli a faftidio, e

mancando quel viuo,& ardente amore, che fi ha,quado fi comincia alcuna

cofa,non è mavauiglia,fe non daua loro quell’intera pcrfezzionc.che fi vede

ne’luo’difegni. Ma tornando alle ftorie,dipinfe Giulio in vna delle fàccie vn
parlamento,che Goftàtino fa a’foldati,doae in aria appare il fegno della ero

ceinvnofplédorec5certiputti,elettere,chcdicono IN HOC SIGNO,
V I N C E S. Et vn NanOjche a piedi di Goftan tino fi mette vna. celata in ca

po è fitto con molta arte. Nella maggior facciata poi, è vna battagliadi ca-

ualli, fatta vicino a ponte Molle,doue coftan tino mife in rotta Maflenzio

.

Laqualeopcra per i feriti,& niorti,che vi fi vcggiono,&per le diuerfe,c ftra

ne attitudini de’pedoni,& cauaiieri,che combattono,aggruppati,fatti fiera

mente,è lodatifsima fenza che vi fono molti ritratti di naturale . E fe que*

fta fioria non fufie troppo tinta, & cacciata di neri, di che Giulio fi dilettò

Tempre nc’fuoi colorici,sarebbe del tutto perfetta j
ma q ueflo le toglie mol-

iagrazia,& bellezza. Nella medefirnafecetuttoiIpacfediMonte Mario,

i

& nel fiumedel Teucre Mallenziojche fopra vncauallo,tutto terribile 5 Sc

fiero aniega. In fomma fi portò di maniera Giulio in quell’opera,che per co

frfactalbrte di battaglia,ciré fiata gran lume a chi hafatto cofe limili doppo
lui,ilqualeimparò tanto dalle colonne antiche di Traiano, 6c d’Antonino,

chefonoinRoma,chefene valle molto negl habici de’lbldati.nell’armadu-

re,inlègne,baflioni,lleccaci,arieti,& in tutte Taltrc cofe da guerra, che fono

dipinteper tutta quella fala.Ec l'otto quelle lloriedipinfe di color di brózo

intornointorno molte cofe,che tutte fon belle,& lodcuoli. NeH’altra fac-

ciata fecesan Salueftro papa,che battezza coftantino , figurando il proprio

bagno.che è hoggi a san ciouanni Laierano, fatto da elio Goftantino, & vi

ritraile papa Clemente di narurale,nel fan Salueftro, che battezza, con alca

niafiftenri parati,& molti popoli. E fra molti familiari del papa, che vi ri-

iraffe fimi] mente di naturale,vi ritraile il Caualierino,chealloragcueina«

uafua Santità, M. Niccolò VefpucciCaualieredi Rod'. E fono quella nel

balàmenro fece in figure finte di bronzo,Goftantino>che fa murare la Ghie*

fa di san Piero di Romai alludendo a papa Clemente, & in quelle titraiìc

BramanreArchitecco.&Giuiian Lemi,col difegno in mano della pianta di

detra Chiefa,che è molto bella ftoria. Nella quarta fàccia , foprail camino
di detta sala figurò in prolpeitiua la Chiefadi S.Piero di Roma, conia refi-

denzadel papa in quella maniera,che ftà quando il papa canta la mefia pon-
tificaìe,conrordinedc’CardinaIi,&altri prelati di tutta la.cor£e,& la capti-

la dc’Cantori,& raufici i& il papa a federe, figurato per San Salueftro , che

.ha Goftantino a’oiedi ginocchioni,ilqualeg!i prclenca vna Roma d'ore Fa;-
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ca.corae quelle,che fono nelle medaglie antiche: Volendo per ciodtaoftrt

re la dote,che elio Goftan tino diede alla Chiefa Romana . Fece Giulio ioq

fta ftona molte femine,cheginocchioni ftano a vedere cotale eeriraonia,le

quali ronobellirsimc,& vn poucro,che chiede la iimofina. Vn putto fopra

vn cane,che fcherza,& i Lanzi delia guardia del papa,chc fanno far largure

ftar in dietro il popolo,comc iì coftiuna ; Et fra i molti ritratti , che in ^uc-

fta opera fono, vi iì vede di naturale elTo Giulio pittore, & il Cote Baldaflar

re Caftiglioni formacor del Cortigiano,&: fuo amicifsimo . Il PontanOjiUa

rullo, & molti altri letteratt,& cortigiani. Intorno, 6c iralefincftredipinfc

Giulio molte imprefe,v^ poefie.chcfurono vaghe,& capricciofc;ondcpiac

que molto ogni cofa al papa,ilquale loprcmiò di corale fatiche largamente.

Mcntre,chequeftafaUri dipigncua.non potendo efsi fbdisferancoin pat-

te sTgl’amicijfecero GiuIio,& Giouanfrancefeo in vna tauola vna Aflunzio»

ne di noftra Donna.chefobellifsimajla quale fu mandata a Perugia,& po*

fta nel monafterio delle monache di Montelucci. E dopo, Giulio titiraiofi

da' fé folo,fcce in vn quadro vna noftra Donnacon Vna gatta den trouitanto

naturale,che parcua viuifsimatondefu quel quadro chiamato il quadro del

la Gatta. In vnaltro quadro grande fece vnChrifto baitutoallacoións, che

fu pofto fopra l’altare della Chiefa di santa Prafedia in Roma . Nemclto do

po,M.Giooanmatt£oGiberti,chefupoi Vefcouodi Verona, che alloraera

Datario di papa Clemente, fece far’a Giulio,che era molto fuo dimeftico ami

co,i! difegno d'alcune danze
, che fi murarono di mattoni vicino alia porta

del palazzo del papa,le quali rifpondono fopra la piazza di san Piero , doue

danno a fonare i Trombetti,quando i Cardinali vanno a Cóciftoro : con v-

na falita di coramodifsime fcalejche fi pofTono falire a cauailo,& a piedi. Al

tnedefimo M.gìo. Matteo fece in vna tauola vna lapidazionedi santo Stefa-

no} la quale mandò a vn fuo benefìzio in GCnoua, in titolalo SiStefano. Mei

la qual tauola,che è per inuenzione,grazia,& componimento bellilsima , fi

vede,raentrei Giudei lapidano S.StefanOji! giouaneSaulo federe fopraipà

ni di quello. In Comma non fece mai Giulio la piu belPopcra di qiiefta, perle

fiere attitudini de’Iapidatori,& per la bene efprclla pacienza di Stefano. Il

quale pare,che veramente veggia federe Giefu Chrifto alladeftiadel padre

in vn cielo dipintodiuinamenic.La quale opera mficme col benefizio diede

M.Gio. Matteo a’ Monaci di monte Oliueto,che n'hanno fatto vn Monade-

rio. Fece il medefimo Giulio a Iacopo FuccheriTedc{co,p vna cappc!l3,che

è in Tanta Maria de anima in Roma vna bellifsima tauola a olio, nella quaU

è la noftra Donna,s.Anna,san Giufeppo,san Iacopo,san Giouanni putto,et

ginocchÌoni,e san Marco Euang.che ha vn Leone a piedi ; il quale ftadofia

giacere co vn librojhai pcli,che vino gitado,sec5do,ch’cgli cpofto. il che fu

difficile,& bella confiderazione,renza,chc il medefimo Leone ha corte Ale

Ibpralc spalle,con le penne cofi piumo(c,c morbide, chenon pare quali da

credere,chela mano d’un ArteficepofTacotantoimitarcIanatura. Vifecc

oltre ciò vn cafamento,che gira a vfo di teatro in tondo, co alcune ftatuc co

fi b€Hep&bencaccomraodatc,che non fi può veder meglio. Efraralcre,

vj è vna femina,che filando guarda vna fua chioccia,eaIcuni pulcini, chenò

può cftev cofa piti naturale. E foora la noftra Donna fono alcuni putti, che

foften-
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(bftcngono vn padiglione molto ben fatti,& grazioli . E t fe anco qticfta Ta
uolanonfuiTe Arata tanto tinta di nero,ondecdiuentata fcurifsima, cetto

farebbe fiata molto migliore. Ma quefto nero fà perdere,© smarrire la mag
gior parte delle fatiche,chevifono dentro; conciofia,cheilneroancora,che

wa vernicatOjfa perdere il buono
;
hauendo in fc Tempre dell’alido,© Aa car-

bone.oauorio abruciato,o nero di fumo, o carta arfa. Fra molti difccpolij

c hebbe Giulio, roétre lauorò quefte coTc,iquali furono Bartolomeo da Ca-
ftiglionijTommafo Paperello Coctonefe,Benedetto Pagni da Pcfcia,qucgli

di CUI piufàmiliarmentefìfcruiuafuGiouannidaLione, & Raffaello dal

Colle del Borgo Sanfepolcro,l'uno,& l’altro de’quali nella Caladi Goftanti

no>&nell’ahreopere,delleqtiali (ì c ragionato', haucuano molte cofe aiuta

to a lauorare.Onde non mi par da tacere, che eflcndo efsi molto deflrri nei

dipignere,& molto ofTcruando la maniera di Giulio nel mettere in opera le

cofcjchc difegnaua loro;eg!ino colorirono co! difegrìo di lui vicino alla Zec

cha vecchia in banchi vn’Arme di papa Clemente fettimo, cioè la metà eia-

feuno di loro,con duefigurca vfodi termini , che mettono la detta acme in

mezzo. Et il detto RafFaeilo,non molto doppo , col difegno d’un cartone di

Giuliodipinfcafrefcodeactolaportadcl palazzodel Cardinale della Val-

le,in vn mezzo tondo,vna noftra Donna,che con vn panno cuopte vn fan»

ciullojche dorme: & da vna banda fono S. Andrea A pofto!o,& dall'altra S.

Niccolò; che fu renaca,con verità, pittura eccellente. Giulio in tanto eden-

do motto diraeflico di M-BaldaiTatri Turrini da Pefeia ; fatto il difegno , SC

modello j gli condufTe Copra il Mòte Ianicolo,douc fono alcune Vigne, che

hanno belhfsima veduta,vn palazzo con tanta grazia,& tanto comraodo, p
tuttiquegragi,chefi poflonoinvnA fatto hiogodifìderare,chepiunon ìi

può dire. & oltre ciò,furono le danze non foloadornatediftucchi,ma di

pittura ancora; luuendouiegli fteffo dipinto alcune ftoriedi Numa Pom-
pilio che hebbe in quel luogo il fuo fepolcro . Nella fliifa di quello palazzo

dipinfeGiuIioalcunelloriedi Venere,ed’Amore,ed’Apollo,& di Iacinto,

con l’aiuto de’fuoigiouanijche tutti fono in iftampa. Et cìTendofìdcI tutto

diuifodaGiouanfrancefco.feceìn Romadiuerfe opere d’Architettura, co-

me fu il difegno della cafa degli Alberiniin Banchi, fe bene alcuni credono,

che queirordlnevcnifTeda Raffaello ; &cofi vnpalazzo,chehoggifi vedefo

pra la piazza della Dogana di Roma,che è flato per edere di bello ordine,po

fto in iftampa.E
t
per le fece Copra vn canto del Macello de Corbi , douc era

lafuacafa,neliaqualeegli nacque,vn Bel principio di fineftrc.il qualcp po-

ca cofà;chc(ìaè molto graziofo. per Icquali fueottimcqualità, elfendo Già
lio dopo la morte di RaffaelIo.perlomigliorearceficed’Jtalia celebrato il

Conce Baldaflarre CaftigIioni,che allora era in Roma Ambafeiadore di Fe-

derigo Gonzaga,Marchefe di Mantoua,&amicifsimo,comcs’c detto di Giu
Ilo ledendogli dal MarchefcfuoSignorccomadato.chc procacciadcdi ma
dargli vn’A rchircttore,per feruirfene ne’bifognidel filo palagio,& delia cit

tà,& particoiarmente.chcharebbchauuto carifsimo Giulio: tanto adoperò
B Conte con prieghi,«5c con promcfle, che Giulio dille, che andrebbe ogni

volta,purchcciofadccon licenza di papa Clemente. La qualclicenzaoctc-

auujnciraodarcilContcaMantouajpcr quindi poi andare, mandato dal

Tt
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papa,a!l‘lmp?fidorè,menò Giulio feco ; Sc arriaato. Io presentò al Marcile-

fcjche dopo molte carezze, gli fece dar’ vna cafa fornita horceuoimente,cgl*

sedino pro'Liifione, & il piano per lui, per Benedetto Pagni fuo creato ,&
per vn’altro gio«ane,che lo feruiua E t che èpiu gli madò il warchefe patera

chic canne di veluto,&: rafo , altri drappi,& panni per vedirlì.Et dopo inté-

dendojche non haueua cau.dcatura, fatcofì venire vn Tuo fauorito cauallo

chiamato Lnggieri glie lo donò,& montato,che Giulio vi fu fopra, se n’an-

darono fuor della porca di S. Baftiano,lontano vn tiro di baleftra, doue Sua

Eccel. haueua vn !uogo,&: certe ftatle chiamato il T. in mezzo a vna prate-

ria.doue teneua la razza de’fuoi caualii»5c caualle . Et quiui arriuati, dille il

Marchefe,chcharebbe voluto,lenza guaftace la muraglia vecchia accomo-

dare vn poco di luogo da poreruian dare.& tiduruih tal voltaa delìnare, ò

acenaperispalTo. Giulio vdicala volontà del Marchefe,veduto il tutto, eie*

uata la pianta di quel lìto,mife mano all’opera; Scserued ah delle muravec

chie fece in vna parte maggiore la prima sàia , che fi vede hoggi airencrarc

col seguito delle camere,che la mettono in mezzo. Et perche il luogo nÓ ha

pietre viuc,ne commodi di cane da potere far conci,e pietre intagliate,come

lì vfa nelle muraglie da chi può farlo
;
fi serui di mattoni, & pietre cotte,la-

uorandolepoidi ftucco.Et di quella materia fece coì6ne,base,capitegli,cor

nici,porte,fineftre & altri ìauori,con bellifsime propovzioni: Se con nuoua

& llrauagance maniera gl’ornamend delle volte,con spartiméci dentro bel

ltfsimi,e con ricetti riccamente ornati; Il che fa cagione chedavnballopn

cipiojfi rifoluefleil Marchefe di fer poi tutto quello edilìzio a guifi d’un gra

palazzo
;
p€rcheGiuliofattovnbeUifsimomodel!o,ruttofiiori,edécro nel

cortile d’opera ruftica.piacque tato a quel Signore,cheordinara buona prò

uifionedi danari, & da Giulio condotti molti niaeftri; fu condotta l’opera

con breuitàal suo fine. La forma del quale palazzo è coli fatta. E quello e-

difizio quadro,& ha nel mezzo vn cortile scopro a vso di prato, o uero piaz

za,nellaqualesboccano in croce quattro entrate ; La prima delle quali, in

prima villa trafora,oiiero paQa in vna gradifsima loggiaichesbocca per vn’

altra nelgiard;no;educ altrevannoadiucrfi appartamenti
,
&queftesono

ornate di (lacchi,& di pitture. E nella sa]a,a!la quale dà entrata la prima, è

dipinrainfrcfcolavoltafattainvarijspartimenti: Se nelle facciate fono ri-

tratti di naturale tutti i caualli piu beili,& piu (auorid delia razza del Mar-

chese,& infieme conefsi icanidi quello fteiromaritello, omacchie,chcso-

no i caualli,co’nomi loro: che tutti furono disegnati da Giulto,e coloriti so

pra la calcinaa fresco daBenedetto Pagai,& da Rinaldo Manto nano, pitto*

ri,e SUOI cceaci,& nel vero coli bcne,che paiono vini. Da quefta fi cammina

in vna ftanzajcheèin su!cantodelpalaz20,IaquaIchala volta factacóspat

timento bellifsimo di {liicchi,&con variate cornici>in alcuni luoghi tocche

d’ore. E quefte fanno vnparcimcnto con quattro ottangoIi,cheleuano nel

piu alto della uolta con quadro,neI qualeè cupido,che nel cofpetto di Gio*

uc(chsèabbag!iatonelpiualtod3unalucccc]e/le} sposa alla presenza di

tutti gli Dei Pfiche. Della quale ftoria non è pofsibileucder cosa fatta copia

grazia,& disegno, haucndoGiuliofattoscortarequeliefigure con iauedu

la al disotto in su , tanto bene ,
Se alcune di quelle non sono affatica lunghe
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vn braccio,& fi tnoftrano nella vifta da terra di tre braccia nell’ altezza . Et

nel vero fono fatte con rnirabilc artCj&ingegno,hauendo Giulio faputo far

•finche oltre al parer viac(cofi hanno rjiieiio)ingannanocon piacecolevedu

ta l’occhio humano Sono poi negl’ottangoli tutte l’al tre prime ftorie di Pii

che,deH’auuerfiià,che!eauuennero,perlosdegnodi Venere, condotte co

la medefimabeìlezza,&pcrfèzzione.Et in altri angoli fono molti Amori,co

me ancora nelle fincftre,chc lecbndo gli fpazij fanno vari] effetti ; & quella

volta è tutta colorila a olio,di mano di Benedetto, & Rinaldo fopradetti. Il

reftante adunque delle ftovie di Pliche fono nelle facciedaballojchefono le

maggiorT,cicè in vna a frefeo quando pfiche è nel bagno,& gl’ A mori la la-

uanoj&apprefloconbeìlifsimigeftila rafciugano.Invti’alcca parte s’appref

ta il con Ulto daMercurio,mentre ella fi laua,con le Bacchantijchefiionano:

Douefonoie grazie,che con bellifsimamanieratìotifconolaTauola.ESilc

no foftenuioda’Satiri col filo Afinofopra vna capra a ledere
,
ha due putti,

che gli fuggono le poppe,mentre fi ftà in compagnia di Bacco,che ha a piedi

due Tigri, 5c (facon vn braccio appoggiato alla ccedéza. Dall’vnode’lati del

la quale è vn Camello,& dall’altro vn Liofan te. La qual credenza,che è a me
zo rondo in botte,è ricoperta di fedoni di verzure,^: fiori, de tutta piena di

Vi ti,cariche di grappoli d’uiie,e di pampani-, fono iquali fono tre ordini dì

vafi bizarrijbacini,boccali, tazzc,coppe,8c altri coli fatci,con diuerfe forme,

& modi fantaftichi, e tanto luftranti,che paiono di vero argento,& d’oro,ef

fendo conrrafatti con vn femplice colore di gialIo,& d’altro, coli bene, che

molfrano ringegno,lavirtUj& l’arte di Giulio ,
il quale in quella patte mo-

ftròeflervario>ricco,& copti fod’inuenzione.& d’arti fizio. poco lontano lì

vede Pfiche,che mentre ha intorno molte femine,che la leruono, &la prC'

fentano, vede nel lontano fra i poggi fpuntat Febo col fuo carro folate, giti*

datodaquatcrocaualli>mentrefopracertenuuolefi Uà Zefiro tutto nudo»
giacere,che foftìa per vn corno,che ha in bocca/uanifsimcaurejchefanno

g’oconda,&: placidai’ana,cheèd’in torno a Pliche, lequali lloric furono,nó
fono molti anni, ftampate, col difegno di Batilla Franco Viniziano,chele ri

iralfc in quel modo appunrOjche elle furono dipinte, coni cartoni gradi di

Giuliojda Benedetto da Pefcia,& da Rinaldo Mantouano,iquali miicro in

opera tutte qllc (lorie,eccctto,cheil Bacco,ilSilen&>& i due putti, che pop-

pano lacapra. Beii’è vero,che l’opera fu poi quali tutta ritocca da Giulio, on

deèjComefalTc rima fiata fatta da lui. Il qual modo,cheegÌi imparò da Raf-

faello fuo prcceitore,& molto vtile perigiouani,chcinefiofielèrcitano,p-

che nefcono,per lo piu eccellenti maeftcì. E le bene alcuni fi perfuadono ef

(ere da piu di chi gli faoperare,conofcono quelli cotali.mancata la guidalo

ro,prima che fiano al fine,ò mancando loro il di legno & l ordine d’opera-

re^ cheperhauer perduta anzi tépo,òlalciata!aguida,fi trouano, come cie-

chi in vn mare d’infiniti errori. Ma tornando alle ll.ioze del T. fi palla da q
ila camera di Pficheinvn’altraftanza tutta pienadiftegi doppi di figuredi

ballo rilieuo.lauoratedi llucco col dilègno di Giulio,da Fiicefoo Primatic-

cio Bolognefe,alloragioQane,e daGiouambatilla^lantouano.Nc’quaiifre

giè tutto l’ordine de’foldati, che fono a Roma Della cotenna Traiana.lr.uo-

tiucon beila maaicca.E iavnpaico,ò vero lodi: tato d’una anticamera edi



pinro a olio quando Icaro,ammacftrato dal padre Dedalo, per volere trop^

po alrarii volado,veduto i! fegoo del Cancro,il carro del Sole tirato da qaat

tro caualli in jfcorco.vicino al fegno del Leone, rimane fcnz’ali, effendo dal

calore del Sole diftcìuta la cera. Etapprenoilmedefimo precipitado fi ve-

de in aria quali cafcarc addofio a chi Io mira tutto tinto nel volto di colordi

morte . La quale inuenzionehi tanto bene confidcrata , & immaginata da

Giulio,ch’ella par proprio vera :
percioche vi fi vede il calore del Sole , frig-

gendo abruciar Tali de! mirerogiouanc,ii fuoco accelò far fumo, & quafifi

lente Io feoppiare delle penne,chc abruciano,mérre fi vedcfcolpira la mor-

te nel volto d’Icaro : Se in Dedalo la pafsionejSc li dolore viuifsirao . Et nel

nofttoUbtodc’difcgnididiucrfi pittori.èilpropriodifegnodiquefta bcllif

fimaftoriadi mano di elfo Giulio: il quale fece nel medefimo luogo lefto-

rie de’dodici mefi deiranno,& quello,che in ciafeuno d’efsi fanno latti piti

da gl’huomini cferciiate j la quale pittura non è meno capricciora,& di bel-

la inuenz!One,& dilctteuole,che fatta con giudizio,& diligenza.Pa[lataql-

la loggia grande lauorata di ftucchi,& con molte armi,& altri varij ornarne

ti bizarrijS'arriuain certe ftanze piene di tan te varie fan cafie,chc vi s’abaglu

l’intelletto: perche GiuliOjChe era capricciofifsimoj&ingcgnofo, per mo-

ftrare quanto va!eua,in vncantodelpalazzo,chefaceua vna cantonata fi-

miic alla fopradetta ftanza di Pfiche,di/egnò di fare vna danza, la cui mura-

gliahauefiecorrifpondéza con la pitcuia.per ingannate quanto piu poceffe

gl’huomini,che doueuano vederla. Fatto dunque fondare quel catoacjchc

crain luogo padulofojCon fondamenti alti,&rdoppi,fcce tirare (opra iacan

tonata,vna gran ftanza tonda,& di grofsifsime mura, accioche i quattro ca

tonidi quella muraglia dalla banda di fuori vcniflcro piu gagliardi,& potcf

fino regger vna volta doppia,& tonda a ufo di forno. Et ciò fatto , hauendo

quella camera cantoni, ui fece per le girare di quella a fuoi luoghi muratele

porte,lcfineftre,& il camino di pietre rufttche a cafo fcanconate,&quafiio

modo fcommeffe,c torte,che parca proprio pcndelleto in furunlaco, &ro-

uinafsero veramente. E murata quefta ftanza coli ftranamente,fimireadi»

pignerc in quella la piu capricciofa ir»uenzione,che fi pocefle crouare, cioè,

GiOue,chcfulmina i giganti. Et cofi figurato il cielo nel piualtodella volta

ui fece il trono diGioue.facendoIoinifcoi coaldifottoin fu,&in facaaj&

dentro a un Tempio tondo {opra le colonne trasforato di componimctolo

nico 5 & con Tombrella nel mezzo fopra il leggio,con l’Aquila fila, & tutto

porto fopra le nuuole . &piu a ballo fece Gioueirato,che fulmina ifuperbi

sigari,& piu a baffo c Giunone,chc gli aiuta; & intorno i Venti,chcconccr

B mfi ftrani foffiano uerfo la terra : mentre la Dea Opis fi uolge con i Tuoi

Leoni al terribile lumor de’fulmini, fi come ancor fanno gl’alcri Dei.c Dee,

Se mafsimamen te Venere,che è a caco a Marte : e Momo,chc con le braccia

aperte pare che diibiti,che non rouini li Cielo,e non di meno ftà immobile.

Similmentelegraziefi ftanno tutte piene di timore,&l’horeapprefioqucl«

le nella medefima maniera. Etmfommaciafeuna Deità fi mette co ifuoicat

ri in fuga. La Luna con Saturno,& lano uannouli foil piu chiaro dc’cuuo

li,per allon tanarfi da qucl]’horribilefpauento,& furore; & il medefimo fa

Ncttunno
:
percioche con i luoi Delfini pare,che cerchi iermarfi fopra il tei

dcO-
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EcPai!3<}e con le noue uufe (la gaardandojchecofa liorrìbiTe (ìa qlla*

Et Panjabbracdata vna Nisfa^chc rrema di paura,pare voglia Team parla da

quello incendio,& lampi de’fulminiydiche è pieno il Cielo. Apollo lì (la Co»

prailcarrofolarcj&alcunedeirhoreparejchevoglinoriienere il corfo d^
caualli.Bacco,& Sileno con fatiri,& Ninfe moftrano hauer gradilsiima pali

ra.Ec Vulcano col pondcrolb martello (opra vnafpalla guarda vcrfoHcrco
Ie,chep2rladiqueIca(òconMercurio»ilqualeiI(làallacoa Pomona cucca

paurofa,comc ftà anche Vertunno con cucci gl’altci Dei (parli per quel cic-

lo doae(ono canto benelparfi tutti gl’attectideliapauCa,co(Ì in coloro, ch«

ftannOjCome in quelli,che fuggono,che non è pofsibilcmó che vcderc,im*

ginarlì piu bella fantalia di quella in piccura.Nelle parti da bado, cioè nelle

Bcciatcjchc danno per ritto,fotro il redo del girare della volta (òno i Gigan

t(,alcani de’quali forco Gioue,hanno lopra di loro Monti,& addolTo gridif

fimifalsidquali reggono con le forti fpalle,per fare al rezza, & faìitaal cielo,

quando s’apparecchia la rou'na loro, perche Gioue fulminando, & tutto il

cielo adirato contradi loro, pare.chenon folo fpauenti il temerario ardire

de’Giganti,rouinandoloroi Monti addolTojma che da tutto il mondo fot-

tofopra,& quali al filo vltimofine.Etin quella parte fece Giulio Briareoin

vnacauernaofcura quali ricoperto da pezzi a! disimi di Monti, & glialcri gi

ganti tutti infranti,& alcuni morti lòtto le rouine delle mótagne. oltre ciò

li vede per vn draforo nello (curo d’una grotca,che modra va lontano fatto

con é>slgiadizio,moIti Giganti fuggire, tu tri percolsida’fulminidi Gioue,c

quali per douere allora edere oppredi dalle rouine de’mon ti,comegl’ altri;

In vn’altra parte figurò Giulio altri giganti, a’quali rouinano (òpra tempi]

,

coIonne,& altri pezzi di murag!ie,facendo di quei fuperbigrandils. drage,

& mortalità. Et in quedo luogo èpodofra quede muraglie, che rouinano,

il camino delia danza, ilquale modra,quando vi d fa fuoco,chei gigari ardo

no
;
perederui dipinto Plutone,checol dio carro tirare da cauagli recchi,&

*ccompagnatodallcfuricinfernali,dfuggencI ccncro.Etcod non d partea

doGiulioconquedainuenzionedeIfuoco,dalpropodtodeI!a doriafa or-

namento bellilsimo ai camino. Fece oltre ciò Giulio in qued’opera, per far-

la piu lpauenteuole,& terribile,che i giganti grar.di,& di drana datura (ef-

fendoindmetd modi dai lampi,& da’fuigori percolsOrouinanoa terra:E

quale inanzi,& quale a dietro li danno.chi morco,chi ferito,& chi da mon-
ti,&: rouine di edifizij ricoperto Onde non lì pend alcuno vedere mai ope-

ra di pennello piu horribile,&fpaucntofa, ne piu naturale di queda. Et chi

entra in quella danza,uedcndo le fincdre,leportc,& altre coli fatte cole tor

cerd,& quad perrouinace,& i montij&gl’edifizi) cadere.non può non te-

nicre,chcogni cofa non gli rouiniaddodo,vedendo malsimamentein quel

cielo ruttigli Dij andare chi qua,& chilàfuggendo.EtqueIlo,cheèin que-
da opera marauigliolo,è il ueder tutta quella pittura non hauere principio

Iicfinc,& attaccata tutta,& ranco bene continuata indcme.fcnza termine,^

uamezzo di ornainéto,chc le cofcjchc fono appredo de’ cafaméti paiono grS

difsimc,& qucllr,chcalIontanano,douclono paefi, vanno perdendoin infi

Jiito.Onde quella danza,chenon èlunga piu di quindi braccia, pare vnaca

pagna di pacfc:fenza,chcelIcndoil pauiraencodi falsi rondi, pi 'cioli mura
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ri per coItelIo,& il cominciare rielle mura,cheuannoper riiritto dipinte

medefimi fafsijnon vi appare canto uiuo,& uicne a parere quel piano gran

riirsimacofa.!! chcfu fatto con molto 5Ìiidizio>& bcllartedaGiulio,alqua-

le per cori fatte inuenzioni deueno molto grartefici noftri. Diuentòioque

ft’opera perfetto coloritore il fopradetto Rinaldo Maniouano.perchelauo

rando con i cartoni rii Giuljo,conrialle tutta queft opera a perfezzione,&in

riemel’altre ftanze.£rfecoftui non fullcftato tolto al mondo cori giouanc

comefecehonorea Giulio mentre vi ffe,cori harebbefatco dopo motte. Ol«

tre a quello palazzo,ne! quale fece Giulio molte cofc degne di clTere lodare}

le quali ri tacciono fi per fuggire la troppa lughezza,rifece di muraglia tuoi

te ftanzedel ca(lello,douc in Maiuouahabira il Duca,& ducfcale alumaca

grandiisitnc,con apartamenti ricchifsimi,& ornati di ftucco per cutto.Etia

vna fala fece dipignere tuttala fiori a,&guerra Troiana, E fimilmenteinv-

na anticamera dodici {lorieaoliojfortoletelledc’dodicj Impctadòrt,ftaw

prima dipinte da Tiziano vfellio,che fono tenute rare . Panmentea Marmi

ruolojluogo lontano da Mantoua cinque miglia fu fatta con ordine, &:di(e-

gnodi Giulio vna commodiisi ma fabbrica,c gran di pitrure,non men belle,

che quelle del caftelÌo,& del palazzo del T. fcceii medefimo in Santo An»

drcadi Mantoua,a)la cappella della fignora Ifabclla Bufchetta in vna rauo-

laaoliojvna Noftra Donna in atto rii adorare il pu trino Gicfujchegiacein

terra*, & Giufeppo,& l’Arino,& il Bue,vicini a vn prefepio ; Et da vnabacia

sancionanni Euangcli{la,& dall'altra fan Longino, figuregrandi quanto

il naturale.NelIe facciate poi rii detta cappella , fece colorire a Rinaldo con

fuoidifegni,dueftoriebellifsime jcioèin vna lacrocififsionedi Giefu Chri

flojCon i ladroni,& alcuni angelim aria ; &daballoicrocifi(IoricoDleMa

rie,e molti caualli,de'quali ri dilettò fempte , egli fece bellifsimi a mataui-

glia, & molti foldati|in uarie attitudini. Nell’alirafecequandoal tempo

della Contc/Ta Matilda fi trono il fanguedi Chrifto>chefù opera belliflima.

Edoppo fece Giulio al DucaFederigoin vn quadro difua propria mano la

noftra DonnSjChe laua Giefu Chriftofanciulletto
,
che fta in piedi dentro a

vn bacinOjmentrcfanGiouanninogecta l’acqua fuor d’tinuafojlequaliamé

due figure che sono grandi quanto il naturale,fono bellifsimc.Sc dal mezo

in fu nel lontano fono di figure piccole alcunegentildonne, che vannoa vi

fi tarla. Ilqual quadro fui poi donato dal Duca alla rignora Ilabcìla Bufchec-

ra.Della qualcSignora fece poi Giulio il ritrartn,ebellifsimoin vn quadre:

to piccolo d’una iiatiuitàdiChcifto,altovn braccio; che è hoggi apprelloal

fignor Vefpafiano Gonzaga,con vn’aìtro quadro donatogli dal Duca Fcdc-

rigo pardi mano di Giulio,nelquaìeèungiouane,& vnagiouane abbrac-

ciati infiemefopravii letiOjin atto di farfi carezze, mentre vna vecchia die-

tro a vn’vfcio nafcofamcniegli guarda . lequali figure fono poco meno, che

il natura) e,e moIcograziofe.EcincafailmcderimOjCivn’altroquadromol

to eccellente vn fan Hieronimo beilifsimodi mano purdi Giulio. Et apprcl

fio del Conte NicolaMaffcicvn quadro d’uno A leflandro Magno,con vna

vettoriain tnano,grandequantoil naturale,ricrattodauna medaglia ami

ca.chcècofamolto bella. Dopoqueftcoperc,dipinfeGÌulioafi:efco,pCTM.

Carolano organifta del Duomo di Mantouafuo amicifsimo,fbpra vn carni-
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•o,a fircfco vnVuIcano,che mena con una mano i mantici,? con raitrn,chc

havn paio di molIe,tiene il ferro d’unafreccia,chefabrìcai mentre Venere

ne tempera in un uafoalcunegia fatte,& le mette nel rurcalTo di Cupido.
Et queftaè una delle belle opere,che mai fecelTe Giulio,& poco altro in fre-

feo fi uede di Tua mano . In lan Domenico fece per M . Lodouico da Fermo
in vna tauola vn Chrifto morto,iIquaIc s’apparecchiano Giureppo,& Nic»
demo di porlo nel repolcro,& apprelTola madre,& Tal tre Marie,& S. Gio-

uanniEuangelifta. Etunquadretto,nelqualefece firoilmente unChrifto

morto,èin Vinezia in cafaTommalo da Empoli Fiorentino. In quelmedefi

mo tenipo,cheegli quefì:e,& altre pitture Ìauoraua,auen ne,che il S. Gioua.

nidcMcdici.eflendoferitodaunMofchetto fu portato a Màtoua, doucegli

fi morhpercheM. Pietro Aretino,affczzionatifstmo feruitore di quel Signo

re,camiciIsimo di Giulio,volle,che coli morto elio Giulio io forma (ledi Tua

maiio.Onde egli fattone vn cauo in fui morto,nefcccun ritratto, cheftettc

poi molti anni appreflo il detto Aretino. Nella venuta di Cado quinto Im-

peratore a Mantoua,per ordine del Duca, fe Giulio molti bcllifsimi appa*

rati d'archi,pr©fpettiue per comedie,& molte altre cofe, nelle quali inuen-

zioni ncn haueua Giulio pari,& non fu mai il piu capricciofonelleniafche

rate.&nelfareftrauaganti habiti pergioftre,fefte,& torneameli ti 5 cornea!

loca fi vide con ftupore,& marauiglia di Carlo Imperadore,& di qnati v’in-

teruennero. Diedeolttcciopec tu tra quella città di Mantoua in diuerfi rem

pi tanti difegni di cappelle, calè,giardini,& facciate : & talméte fi dilettò d‘-

abeIIirla,&oinatla,chela ridufi'cinmodojchedoueera prima fotro porta

al fango,& piena d’acqua brutta a certi tempi,& quafi inhabitaie, ell’èhog

gi,perindurtiia diluiafciiitta,rana,&: tutta vaga,& piaccuole. Mentre Giu-
lio feruiua quel Duca,rompendo un’anno il Po gl’argini Tuoi, allagò in mo»
doMantoua.chein certi luoghi badi della città s’alzò l’acqua predo a quat-

tro braccia.'Onde per molto tempo vi ftauano quafi tutto l’ano le rànochie:

perche pensando Giulio in chemodo fipoteflea ciò rimediare, adoperò di

maniera,che ella ri tornò per allora nel fuo primo elTere. Et accio a! tra volta

non auenifle il mcdefinio fece,che le rtrade,per comandamento del Duca fi

alzarono canto da quella banda,che fuperata l’altezza deH’acque , i cafamen

ti rimafero al difopra.E perche da quella parte erano cafuccie piccole, & de

boli,& di non molta importanza,diede ordine,che fi riduceflcro a migliore

termine rouinando quelle per alzare le ftrade , & riedificandone fopra del-

le maggiori,& piu beile per vrile,& commodo della città. Allaqual cofàop-

ponendofi molli con dire al Duca,& che Giulio faceua troppo gran danno
egli non uolle udire alcuno ; anzi facendo allora Giulio maeftro delle ftra-

de,ord:nò,chen5poterteniui)oin quella città murare lenza ordine di Giu

lio perlaqual cofa,molti dolendoli,& alcuni minacciando Giulio, véne ciò

all’orecchjc del Duca. Il qual usò parole fi fatte in fauore di Giulio, che fe co

nofcerejcfaequantofi faceireindisfauore,òdannodiquello, lo reputareb-

bc fatto a se fteflo,& ne farebbe dimoftrazione.Amò quel Duca di maniera

ìauirtu di Giulio,che non sapea viucrc senza lui. Et all incontro Giulio heb

bea quel fignore tanta reuerenza,che piu nonèpofiibile imaginarfi.Ondc

non dimandò mai per fe,© per altri grazia,che non l’ottenellc , et fi trouaua

q;j :n
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quancto rtior!.per Iff coCe hauute da quel Duca,haucre d’entrata piu di raiJ*

Jcducati. Fabbricò Giulio per fevna cafain Mantouadirimpertoasan Bar*

fiaba, alla quale fece di fuori vna facciata fan caftica tutta lauorata di fluccht

coloriti:& dentro la fece rutta dipignere,& lauovarefìmilraeutedi fiacchi,

accomodandoui molte anticaglie condotteda Roma: &hauutcdal Duca,

alquale ne diede molte delie lue. Difcgnaua tanto Giuiio,&per fuori, c per

Man toua,cfac è cofa da non credere: perche,come (ì èdetto , non (ì poteua

cdifìcare,marsimamen te nella città palagi,© altre colè d'importanza, fenoa

con difègnidiliii Rifece fopralemuravecchielaChiefa difan Benedetto

di Mantoua,vicinaal Po,Iuogo grandifsimo,& ricco dc’Monaci neri, ccou

fuot di/egni fu abbellita tutta la Chiefa di pitture,& tauolc bellifsime. Et p
che erano in fommo pregio in Lombardia le cofe Tue,volleGià Matteo Ci-

berei Vcfcouodi quella città chela tribuna dei Duomo di Verona,con:ies’c

detto altrouCjfufìe tutta dipinta dal Moro Vcronefècon i difegni di Gioiioi

Ilqualefece al Duca di Ferrara molti difegni per panni d’d razzo, che furo-

no poi condotti di fera,& d'oro da maeftro Niccolo,& Giouà Batifta RolTo

Fiaminghi
5
che ne fono fuori difegni in iftampa,ftati intagliali da Gio, Ba

ti fta Man touanOjilquale intagliò infinite colè difegnate da Giulio, & parti-

colarmenreioltrea tre carte di battaglieinragiiatedaaltri; vn Medico, eh’

apiccale coppette fopra le fpalle a vna femina. Vna nofira Dona,che va in

EgitrOj&Giufoppohaamano l’Afino per la cauezza,Scalcimi Angeli fan-

no piegare vn Dattero,perche Chrifto ne colga de’frutti. Intagliò fimilmc*

te il medefirao col difegno di Giulio vna Lupa in fui Teucre,che allatta Re

mo,5c Romulo,& quattro ftoriedi P]utone,Git)ue, & Nettunno,chefidi

uidono per forte il Cielo,la terra,& il mare.Similmen te la Capra Allea,che

tenuta da weliffa nutrifee Gioue : Et in vna carta grande moitihuomini in

vna prigionecon vari) tormenti cruciaiLFu anche Rampato eoa inuenzio*

ne di Giulio il parlamentOjchefeceroalle riucdel fiume, con l’cfercito Sci#

pione,& Annibalc:lanariuità di san Giouanni Batifta intagliata da Seba-

ftianoda Reggio;& molte altre ftateintagliace,& ftampatein lulia.ln Fià-

dra parimen te,& in Francia fono fiate ftampate infinite carte con i difegni

di Giulio,delle quali,come che bellifsimij(ìeno,non accade far racmoru: co

me neanche di tutti i Tuoi difegni,hauendone egli ferro, per modo di dire,

Icfome.E bafti,chegli fu tanto facile ogni cofa deH’arte, &particolarmcnie

il difegnarcjche non ci è memoria di chi habbia fatto piu di lui. Seppe ragie

naie GiuIiOjilqiiale fu molto vninerfele,'d’ogni cofa, ma fopra tutto delle

medag!ie,nclle quali fpefe aflai danari,& molto tempo, per hauernecogiii

zioae.Et se bene fu adoperato quafi sempre in cose grandi,non è però, che

egli non mettefie anco ralhormanoacosemenomifsiine, perferuigiodel

suo fignore,& degl’amici.Nehaueua fi to fio vno aperto labocca,pcr aprir-

gli vu fuoconcetcojchcl’haueuaintefoj&diregnaco. Frale molte cofe rate,

chehaueuain casa sua,vi eram vnaccladirensafottile il ritratto naturale

d’Alberto Duro,di mano di eflo Alberto, chelo mandò, come altroucfi è

dctto.a donare a Raffaello da V rbino . Il qual ritratto era cofe rara : perche

eflendo colorito aguazzo con molta diligenza,c fano d’acquetclli, l’haucua

finito Alberto feoza adoperate biacca, & in quel cambio fiera feiuitodci

biaoio
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bitnce ^clU te!a ; creile fila della qaate «fóttilì/jime» hancua tanto hert fatti

i peli dellabarba,che era cofada non pocef (ì imaginare, non che fare . & al

lume traspareua da ogni lato. Il quale ritratto,cbc a Giulio era cari{$imo,mt

iQoftrò egli fleflo)per miracolo,quando viuendo lui,andai,per mie bifbgne

a Mantoua.Morto il Duca Fedcr!go,dal quale piu , che non fi può credere,

era fiato amato Giulio , Te ne tcauagliòdi maniera, che fi sarebbe partito di

Manroua,(èil Cardinale fratello del Duca,a cui era rimafo il goucrno dello

fiato,per eflcre i figliuoli di Federigo piccolifiimi.non l haucllc ritenuto in

quella ciccà,doue haucua mogÌie,fìgliuol!,care,villaggi,& tutti altri c6mo>
i3i,chcad agiato gcntilhuomo fonorichiefti. Et ciò fece il Cardinale, oltre

alle dette cagioni,per seruirfi del configHo,& aiuto di Giulio in rinouarc,e

quafifardinuouotuttoilDuomodiquellacittà. Achemefib manociu-
liOjloeonduflcaflaiinsnziconbellifsimafbrma.Inquefto tempo Giorgio

Vafarijchc era amicifsimo di GiuliOjfc bene non fi conofceuano fe non per

fàma,& perleirere,nell’andarc a Vinezia,fece la via per Mantoua
,
per vede

rcGiulio,& Toperefue. Et cofi arriuato in quella città, andando per trouar

raiTiico.renza clTerfi mai veduri,scontrandofi l'un l’altro fi conobbono non
altrimenri,cheremÌllevoltefuflero ftatiinficme prefcnzialmentc. Diche

hebbcGiuliorantocontcnto,& allegrezza, cheper quattro giorni non lo

fiaccò mai,moftrandpgli tutte I’opcrefue,& particolarmente tutte le pian-

te degli cdifizij antichi di Roma,di Napoli, di Pozzuolo,di Campagna ,
edi

tutte Tal tre migliori aniichità,di che fi ha memoria,diregnate parte dalui,e

parte da altri. Di poi,aperto vn grandifiimo Armario, gli moftrò le piate di

tutti gledifizij.che erano fiati fatti con fuoidifegni , & ordine, non folcili

»dantoua,&:in Roma,ma per tuttala I.ombardia:& tanto belli , che io per

me non credo,che fi pofTano vedere nc le piu nuoue, n e le piu belle fan tafic

di fabbriche,nc meglio accommodate . Dimandàdo poi il Cardinalea Gior

gio quello,chegli parefie dcJl’opercdi Giulio.gli risposefeflo Giulio prefen

te)checllc erano tali,chead ogni canto di quella città meri caua,che fu flepo

fta la ftatua di lui -, & che per hauerlc egli rinouata la metà di quello fiato,

non farebbe fiata baftantc a rimunerar’Icfatiche,&’ virtù di Giulio.A che ri

fpofe il Cardinale; Giulio edere piu padronedi quello fiato , che non era c-

gliiEtpcrche era Giulio amoreuolirsimo,& fpecialmcnce degli amici , non
èalcuno fegno d’amore,& di carezze, che Giorgio non rieeuefle da lui . Il

qual VafaripartitodiMantoua.&andaroa Vinezia;edilàtornatoaRoma,

in quel tcropoapunto,chcMichelagnolohaueua fcopertoncila cappellai!

fuo Giudizio,mandòa Giulio,per M.Nmo Nini da Cortonajfegretario del

detto Cardinale di Matoua,trc carte de’fètte peccati mortali, ri tratti daldct-

ro Giudizio di MichclagnoIo,chea Giulio furono oltre modo carifsimi,fi p
edere quellojch’egli crano.e fi perche hauendo allora a fare al Cardinale v«

na cappella in palazzo,cio fu vn deftargli l’animo a maggior cofe, che quel-

lenon erano,chchaueuainpcnficro.Mettendodunqueogni cftrema dili-

genza in fare VI) cartone bellifsimojvi fece dentro con bel capriccio
,
quado

Pie[ro,& Andrea,chiamatidaCbriftolafciano lereti,perreguitarlo,cd! pe

fcatoridi pefiitdiuenirepcfcatorid’huomini. IlquaIccartone,cheriulciil

piu bei!o,che maihauedefattoGiulio,fbpoimcdoiQOpcrada Fermo «ui-

Vy
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foni pittore,^ creato «ii Giulio,hoggi eccellente maeftro;E(Tendo noft ffioì

to dopo i fopraftan ti della fabbrica di sati Petronio di Bologna defideréfi di

dar principio alla facciata dinanzi di 'quella Chie^ , con grandilsimà fatica

vi conducono Giulio in compagnia d’uno Architetto Mikncfe,chiamaró

Tofano Lombardino^huomo allora molto ftimatoin Lombardia,per iriol»

te fabbriche,che fi vedeuano di Tua mano . Coftoro dunque haucndo fatti

piu difcgni,& eflendofi quegli di Baldaffarre Peruzzi Sanefe pduii.tu fi bel-

k),& bene ordinato-vno,che fragli altri ne fece Giulio,che meritò riccuer»

ne da ql popolo lode grandifsìma,& con liberalifsimi doni efier ricenofciu

to nel luo ritornarfene a Mantoua. In tato,efIendò di que giorni ràortò Ani

ionio Sangallom Roma,e rimafi perciò in non piccolo trauaglioi deputati

della fabbrica disan Piero,non fapendo cfsi a cui voltarli peir darglfcarico

di douere con Tordine cominciato condurre fi gran fabbricala fine ì’pensa»

tono niuno potere efier piu atto a ciò, che Giulio Romano, del quaìelàpe»

nano tutti quanta l’eccellenza fufie,& il valore; & coli auifando,Che doud

iè tal carico accettare piu che volentieri, per timpatriartì-honoratamente,ei

con grofiaprouifione,lofeciono tentarepermezzcd’aìcuni amicifiiói,raa

in vano : però che, fe bene di bonifsima voglia sarebbe andato , dùecbfelo

ritennero : il Cardinale,che per niun modo volle,che fi partifsi,eia moglie

con gramici,& parenti, chepertuttelevie lo sconfortarono. Maoóhaùreb

be per auuen tura potuto in lui niuna di quefte due cofc, fe non fi filile in ql

tépo trouato non molto ben fano:pcheconfideràdo egli diquàtohonore,c

vtile farebbe potuto, efiere a fe,& a Tuoi figliuoli accettar fi honorato parti-

to,eFa del rutto volto,quando cominciò a ire peggiorando del male,àvoler

fare ogni sforzo,cheil ciò fare non gli fiifledal Cardinale impedho . Ma per

che era di fopraftabilitOjche non andafie piu aRoma,e che quello fiiird’ul

timo termine della fita vitaiffail difpi'acere,& il male fi morì in pochi gioì

ni in Mantouafia quale poteua pur concedergli , che come haueua abbellita

lei : coli ornafie,& honorafle la fila patria Roma,Mori Giulio d’anni 54 . la*

fdado vn folo figliuol mafchiojal quale,per la memoria, che teneua deiluo

maeftrOjhaueuH pollo nome Raffaello . 11 qual giouinetio hauendo affatica

appreso i primi principij dell’arte, con speranza di douere nufcir’vàlét'boo

mo,- fi mori anch’egli,non dopo molli anni infiemecó Tua madre mOgliedi

Giulio.Onde non riraafe di lui altri , che vna figliuola , chiamata Virginia,

che ancor viue in Mantoua,maritata a Hercole Malatefta. A Giulio,ilqualein

finitamente dolse a chiunque lo conobbe,fu dato sepoltura in san Barnaba

con propofito di fargli qualche honorata memoria. Ma i figÌiuoli,&: la mo-

glie,mandando la cola d’hoggi in domani,sono anch’eglino perle piu man
cali senza farne altro.E pure è fiato vn peccato,chediqueirhuomo,chc taa

to honorò quella città,non è fiato chi o’habbi tenuto conto nefl'uno, saluo

coIoro,che fe ne feruiuanOjiquali fine sono spefio ricordati ne’bisogniio^

ro.wa la propria virtù fua,che tanto l’honorò in vita,gli ha fattomcdiantc^

opere sue,eternasepolturadoppo la morte,che ne il tempo, negl’anniccn

fumeranno.Fu Giulio di rtaturanegrande, ne piccolo,piu preftocompref

fojchc leggieri di carne, di pel nero j di bella faccia,con occhio nero, & alle

gxo;.amoreuolifsimo,cofiumacoin tutte le Tue azzioni,parco nel mangiare
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fcY9^diveftirc,&vìuerchonoratamente, HcbbedifccponafTaj, tnaìmi

^Hori furono Gian dal Lione,Raffaello dal Colle Borghese, Benedetto Pa-

gni da Pescia,Figurino da Faenza,Rinaldo..& Giouanbaiifta Mantouani , &
Fermo GuisoQi,che fi ftà in Mantoua,& gli fa honore, eflendo pittore ecce!,

fi.comeha &tto ancora Benedecto,iIquale ha moire cofe lauorato in Pescia

sua patria>& nei duoraodi Pisa vna tauola, cheo nell’opera . Et parimente

vn quadro di noftra Donna con bella>& gentile poefia , hauendo m quella

fatcavnaFiorenza,che le prcscta le dignità di cafa Medici. Il qual quadro©
hoggiapprefibilS.MondragoneSpagnuolojfàuoricifsimodeir IlIulhifs.S.

PrincipediFiorenza. Morì GiulioTanno t ?'46. ilgiorno di tutti! Santi,

E sopra lasua sepoltura fu pofto quefto Epitaffio.

Romanitsmoriens fècumtres lulinsarreis

^hjìnlit ( han^mìrum )
quatuor frat.



VITA DI SBBASTIAN VINIZIANO FRATE
DEL PIOMBO, E PITTORE.

On fu,rec5cIo,chc molti affermano,la prima jprefsioncdl

Sebaftianolapittura}maiamufica;pcheoltrealcanratcfi

dilettò molto di fonar varie forti di Tuoni,ma foprail tut-

to 11 Liuto,per fonarlìinfuquello ftroracnto tutte le par

ti fenz’altra compagnia. Ilquale efercizio fece coftui cflc

revn tempo graiifsimo a’gentil’huomiDi di Vincaia,con

iquali,CGmc virtuofo,praticò Tempre dimefticamcnte.

Venutagli poi voglia,eflendo anco giouanejd’attcndere alla pittura apparò

i primi principi) da c^iouan Bellino allora vecchio . Etdoppo lui, haucndo

Giorgioiieda Cartel Franco me(si in quella città i modi della maniera ino.

dcrna, piu vniti,& con certo fiammeggiare di colori.Sebaftiano fi parti da

GÌ0Uanni>& fi acconciò con Giorgione,col quale ftette tanto, cheptefein

gran parte quella maniera. Onde fece alcuni ritratti in Vinegia di naturale

molto limili,& fra gl’altri quello di Vcrdelotto Franzefe muìico ccccllentif

£rao,che era allora maeftro di cappella in san Marco ; & nel medefimo qua

dro qucllodi VbreitoTuo compagno cantorc.il qual quadro recò aFioten

2a Verdelotto,quando venne maeftro di cappella in san Giouanni,& hog-

gi l’ha nelle (uc cafe Francefeo Sangallo scultore. Fece anco in que tempi in

fan Giouanni Grtibftomo di Vinezia vna tauola con alcune figure, che ten

gono tato della maniera di Giorgionc,ch’elle (ono ftate alcuna volta, da chi

lion ha molta cognizione delle cofe dell’attc tenute per di mano di elfo cior

gione . La qual tauola è molto bella,c fatta con vna maniera di colorico,ch'

hagran rilieuo
.
perche fpargendofi lafama delle virtù di Sebaftiano, Ago*

rtino Chigi Sancfe,rÌcchifsimomercante,ilquaIcin Vinegia haucaraolti

negozi), fentendo in Roma molto lodarlo,cercò di condurlo a Roma
}
pia*

cendoglijoltrela pitiura,chefapclsi cofi ben fonare di Liuto,& foflcdolce,

& piacciiole nel eonuctfarc. Nefu gran fatica condurre Baftiano a Roma,

perche fàpendo egli quanto quella patria comunefia fempre ftata aiucatri-

cede’begl’ingegnijvi andò piu,che volentieri. Andaiofenedunquea Ro-

ma, Agoftino lomifcin opcra,cla prima cofa,chegh faccrtcfarc,furonogr

archeitj,che fono in fu la loggia,laqualc rifponde in fui giardinojdooc Bal-

daflarreSancfehaucuanclpalazzo d’Agoftino in Traftcuerc, tutta la volt*

dipinta. Ne iquali archetti Sebaftiano fece alcune poefic di quella maniera,

eh’ haueua recato da V inegia,molto disformc da quella,che vfauano in Ro
mai valenti pittori dique’tempi. Dopo queft’opcra,hauendo Raffaello ftt

to in quel medefimo luogo vna ftoria di Galatea, vi fece Baftiano,come volle

Agoftino vn Poliftmo in frefeo allato a quella; nel quaie,comunchc gli riu-

fcilTejCercò d’auanzarfi piu chepoieua,fpronato dalia concoricza di Baldaf-

farreSancfejepoidi RafFacIIo.Colorì fimilnjcn te alcune cole a olio: dclle-

quali fu tenuro,per hauer egli da Giorgione iparato vn modo di colorire af

fai morbido, in Romagrandifsimoconto.Mentrc.chclauotaua coftui que-

fte cofe in Roma, era venuioin tanto credito Raffaello daVrbino nella pinu
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i'a»cliegf aderenti fuoi diceuano,cheIe pitture di luì, erano fccódo

Vordine delia pi ttatajpiu chequellediMichelagnolo,vaghe di colorito,bel

jc d’inuentioni,e d’atic pia vezzorc,&: di corrifpondcnte difegno :& che ql

le del Buonarroti non haueuano dal dilègno in fuori niuna di queftc par^'

ti.E per quelle cagioni giudicauano quelli corali, Ralfaello elTere nella pii«

tura,scnon piu eccellente di lui,almeno pari,ma nel colorito voleuano, che

àd ogni modo lo palTalTe. quelli humori Sminati per molti artefici , che pia

adcnuanc alla grazia di RatFacllo,chealla profondità di Michclagnolo, era

no diucnuti,pcrdiucrfnntcrelsi piufauoreuoli nel giudizio aRaffaeilojche

a Michelagnolo.Ma non già era deTeguaci di coftoro Seballiano, perche ef

fendo di squìfito giudiziOiConofceua apunto il valore di cialcuno.Dellato-

fi dunque lanimo di Michclagnolo verso Seballiano, perche molto gli pi*

ccua il colori to,& la graziadi lui, Io prefe in protezzionc
j
penfando, che fe

egli vfaffe l’aiuto del difegno in Seballiano, fi potrebbe con quello mezzo,

fenza,cheegUopcrafle,battcre coloro,che haueuano fifatta openionc, &
egli fotte ombra di terzo giudice,quale di loro fulìc meglio. Stando le cole

inqucfti termini,Scefiendo molto,anzi in infinito, inalzate,e lodate alcune

cofe,chc fece Seballiano,per le lodi,che a quelle dauailichelagnolo , oltre,

che erano per febcUe,& lodcuoli.Vn mefler non fochi da Viterbo, molto

riputato apprcllo al Papa,fece fare aSebaftiano,per vna cappella, che hauc-

ua fatta fare in san Francefeo di Vi tetbo,vn Chrillo morto , con vna noftr*

Donna,chclo piagne. Maperche,lebenefij con moka diligenza finito d*

Seballiano,che vi fece vnpacrctenebrolò,moltolodato,Ì’inuenzionc però.

Sci! cartone tu di Michclagnolo ; fu qucli’opeia tenuta da chiunque la vide

veramente bcllifsima.onde acquiftò Seballiano grandilsimo credito , & co

fermò^ il dire di coloro,chelo fauoriuano. Perche, hauendo Pierfiancefeo

Borghcrini mercante Fiorentino,prefo vna cappellain fan Piero in Monto
rio,entrando in chirfa a man rina,ella fu col fauor di Michclagnolo alloga

ra a Seballiano, percheil Borgherino pensò,come fu vero,che Michelagno-

lo doueflefar egli ildilegno di tuttaTopera. Mefloui dunque mano,la con-

duflé con tanta diligenza,e ftudioseballiano,ch’cllafu tenuta, &è bcllilsi-

ma pittura.E pcrchcdal piccolo difegno di Michclagnolo, ne fece per fuo co

modo,alcun’altri maggiori,vno fragl'altri,che ne fece molto bello é di man
ruanclnoltrolibro.& percheficredcuascbaftianohauerctrouato ilrhodo

di colorire aolioin muro, acconciò l arricciato di quella cappella con vna

incroftatùra.chc a ciò gli parue doucre edere a propofito: & quella parte do

uc Chrifto èbattu to alla colonna tutta lauotò a olio nel muro . Ne tacerò,

che molti credono Michclagnolo hauercnon fole fetidi picciol dilegnoch

qucll’opcra,ma che il Chrillo dctto.chc è battuto alia colonna filile con tor

nato da lui,per efleregrandilsiraa diiferenza fra la bontà di quella, e quella

delFahrc figurc.Et quando seballiano no haucllc fette altra opera, che que
fta,pcriei fola meriterebbe clTcr lodato in eterno. Perche oltre alle reftc,chc

fon molto ben faite,lòno in quello lauoro alcune mani, & piedi bellifsimi

.

E ancora,chcIa lua maniera filile vn pocodura.perla fatica, che durau.a nel

le cofc,checootrafeccua,egli fi può non di meno fiai buoni, lodati atrefi

ci annoucrarc.Fccc Ibpraquella ftocia in fiefeo due PrOiCn,& nella volta la
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trasfiguiazione.Et i due.sanri,cioè san Piero,&: san France{co,cKe mettono

in mezzo U. floria dirotto,(òno yiuifsime,& pron te figure. £t fe bene penò

reianniafarqueftapicco]acofii,q.uandol’operefono condotte perfettamé

tc.non fi dee guardare fc piu prcftoaO piu tardi fono fiate fini te.se ben’è piu

lodato chi pfeftojC bene conduce le fueopcrc a perfezzione. Et chi fiscufa,

quando l’opere non fodisfanno>se non è fiato a cioforzatodn cambio di fcu

farfi,s’accu{a.Ncllo fcoprirfi queft’opera,sebaftiano, ancor che haueilc pe-

nato afiai a farla,hanendo facto benede male lingue fi tacquero, e pochi fu-

rono coloro,che Io mordefiero. Dopo,facédoR^afFacllo,perlocardinalede'

Medicijper mandarla in Francia,quella tauola,chcdopolamortesuafiipo

fia ail’AÌtare principale di san Piero a Montorio.dentroui iatrasfigucazio*

ne di Chrifto ; ^ebaftiano fn quel mèdefimo tempo, fece anch’egliin vn’al-

tra taiioladellamedefimagradezza,'jquafì acócorrézadi Raffaello,vn Laza

ro quattriduano,& la Tua refurtezzione. Laqiialefu contrafatta , & dipinta

con. diligenza grandifsima : fotte ordine,edifègno in alcune parti di Miche

lagnolo.lequalijauole fini te, furono amenduepublicamentein Concifto-

ropoftein paragone,& rvna,& i’^Icra lodata infini.tamente.Et benchele co

fedi RaffaellOjpeì' r,eftrcma,grazia,e bellezza loro,non haiicffe.ro pari,furo

no DcmdixneriO.-anch.elcfatichediSebaftianovnfuerfàimcnte lodate da o-

gnuno.Luna di quefte mandò Giuiir? Cardinale de’ lyiedicijn FradaaNcc

bona alfiio VefeouadotE l’aiira fu poft^neila cancelleria,doue ftetre mfino

«chefu portata a san Pieroa Montork),con rornamento,cbe vi lauoròGio

»an Barilc.Mediante qucft’opera hauendo fatto gran fcruitu col Cardinale

meritò S.ebaftiano d’efferne hpnorata.mei^ te rimunerato,nel ponufkatodi

quelJo.Non molto, duppo, eilehdoi^i^nc^tpRa^aqlIo 5 & efiendo i! primo

luogo neli’arcedellapiitar.iCQncediKpiupinerfalmenteda ognunoaSeba-

ftiano,TOedianreilfetìppe di M-iehelagnpIo^ tulio R'o.manOjGiouanfiancc

feo Fiorentino,Perinodcl Yag.a>Po{idoro, Maturino, BaldeffarreSanefejS:

gl’altrinmafero tutti adietro.OndeAgoftin Chigi, che con ordinedi Raf-

faello faceua fare la Tua repokura,& cappella in santa Maria del popolo con

«enneconBaftianp,checgIitu,tta gliela dipigneffe.Ecofi fatta la turata, fi

ftettecoperta,fcnza che mai fufle veduta,infinoairanno 1554. Nel qual rem

po fi rildiuette Luigi figliuolo d'Agoftino,poi che il padre non l’faaueuapo

tuta veder finita,voler vederla egli.Et coli allogata a Francefeo Saluiatila ta

uola,& la cappclia,eglhJa contluiìein poco tempo-a quella perfezzione,che

mai iionJe potè dare la tardita,&l’irrefc>luzionedi Sebafiiano, il quale, per

quello,che fi vede, vi fece poco iauqrojfe bene fi troua, ch’egli hebbe dalla li

beralità d’A goftino,& degli faeredimoItoptu,che non fegli farebbedouu

to,quandorhaucfiefinita del tutto: fiche non tècc,ò come fianco dallchti

che dell’artCjO come ttoppQ inuolto nelle commodità,& in piaceri.li mede

fimo fece a M.Filippo da Siena,cherico di camera, perle quale nella pacedi

Koina,fopra l’altare maggiore cominciò voafioriaa olio fui muro, & nò la

finì mai. Ondei ffaci,di ciò difperatiifuronoconfirettileuare il ponce, che

impcdiua loro la Chiera,& coprircqucll’operacon vna tela,&hauerepacic

za,quantodutòlavitadi Sebafiiano.ll quale raorto^ scoprendo i frati i’ope

ra,fiè veduto,che quello,cheèfatto,èbcIiifsima pittura; pcrcioche doue ha

facto
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ftttòla ftoftraDònna,xbevifita santa Lifabctta, vi fono molte femmine ri»

trarre<iàl viiiOjGhe fono m©it&bef!e,& fatte con somma grazia. Ma vi H co-

Dofccjche'quèft’huomò'tlucauagrancljfsimafaricain currelccofe,chcopc-

raua,&éh‘«lfenon'gli venioafto fatte c-on vna certa &ciiità,che suole tal voi

ta darla natura,& lo ftu<iio'ackrfì'coinpiacencllauorare,& fi esercita con-

tinouamente. E che ciò fiaTero-nella medc{imapacc>tJcHa cappella, d’Ago-

ftin Chigi,doue Raffaello haueua fatte leSibiIle, &i Profeti; %'oleua nella

nicchìa,che di fótfò rimale dipignere BàftianOjper pallare Raffaello , alcu-

ne còfefopfalipieÉì^j&petciol'lfaueua fatta incroftare di peperigni, & le

coraméttitare f^dàcfe cori (hlc<o à fuoco ?nìa fen’anriò tanto in confidera-

2ione,ché la laffciò fèla’mente murata ; perche eflèndo (lata cofi dieci annùfi

morì. Beh'eèvero,''ehedaScbaftiaorificaiiau'à,&taciIménteqiialcheticrat

todfn3tur54e,pétche gli veniuano cori piu ageuolezzay&piu prefto finiti t

ma il contrario auueniua delle ftorìe,& aiSré'figure.E per vero direil ri trar,^

redi n-atur-^e erafuoproprio,come fi puo’vederencl ritratto di Marc’Anio

nio Colonna,tanto ben fatco,che pàr vino.Etin quello ancora di Ferdinan

dò Marchèfedi Pefcaia:&ift quello della S.VettoriaGolonna,che fono beh

lifsimi.Rirràfrefimilmente Adriano Sèfto,quan da venne a Roma, &ii Car
dinaléNlri'c{>tortrilqualevoUe,ché5ebàftianogIi faccll'e vna cappella in

santa Maria de Anima in Roma. Mà trattenendolo d’hoggi in domani, ii

Cardinale la fece ftnaiméte dipignere a Michele Fiamìngo fuo paefano ;-chei

vi dipinfe ftorie delia vita di santa Bàrbara in ffefco,imitaodo molto bene la

man*era noftra d Italia : & nella tauola fèceil ritratto didetto Cardinale,

wà tornando a Sebaftiano,egli ritraile ancora il S. Federigo da Bozzolo*, &
vn non sò che capitano arma tocche è in Fiorenza apprefl'o Giulio de’ Nobi-

li,& vriafemminatonhabitoRcmanOjcheèin caladi Luca Torrigiani. Sc

vna tefta di mano dei medefimo ha GiaBatiftaCaualcanti,che non èdel tut

to finita. In vn quadro fece vna noftra Donna, che con vn panno cuopre vn
puctojchefu cofà'rara,&I’ha hoggi nella fua-g-uardarobailCardinal Farne

fe.AbboMÒ,ma non condufteafine,vna tauola molto beila, d‘un San Mi-
chele,ché è sopra vn Diauolo grande , la'quatedoueua andare in Francia al

Re,cheprima haueua hauuto vn quadrodi mano del medefimo . Eflendo

poi creato fomraopótcfice Giulio Cardinal de’Medici,che tu chiamato Cle

mente fe'itimo,fece intendere a-Sebaftiano,per il V efeouo di'Vafona,ch’era

venutoil tempo di fargli bene,echefè n’a'jedrebbeaH’ocGafioni. Sebafiiano

intantOjcftendo vnico nel fare ritraitirmentre uftaua con quefte fperanze,

fecémolridinarurale,mafr-agli altri Papa Ciemente,chc allora non porta*

na barba; ne fece,dico,due,vno n’hebbeil Velcouo di Vafona,e l’altro, che

eramoltomaggiore,cioèmfino alle ginocchia, & a federe, è in Roma nelle

cafedi Scbaftiano.Ritraffe anche Anconfraneefcodegl’jAlbizi Fiorentino,

che allora per foe fa'cende fi trouaria lo fece tale, che non pareua

dipinco,mavniifsimo.Ondéegli,comcvnapreziòfirsimagioiafclomandò

aFiotcnza.Eraao4a-tefta,e)c iTianidi qaefto ritcatro colà certo roatauiglio,

fà,pcr tacere quanto erano'ben farti i veli itti, lè-fbilere,'irafi:,!A:halrrc par ti-

tutte di quefta pictura-Et-percheera veramente sebaftiano, nei farei ritra:-

d il tutta finczzi,& bontà.a tutti gii altri lupcriore, uitta Fiotenzi ir'.;;-! ii
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qucfto ritratto H’Antonfrancerco.Ritrafleancora inqucfto mtfdeEfflo teffi

po M. Pietro Arctino,& lo fece ft fitttOjchcoltrcalfomjgliatlo^èpitturaftB

pendilsima.pervederuifiJa differenza di cinque, ofei forti di neri, che cpjj

ha addoflo,velluto,raro;ctmifino,damarco>& panne : & vna barba neriki*

ma fopraquei neri, sfilata tanto bene.chc piu non può eflerc il vjuo,& nata

rale.Hain mano qucfto ritratto vn ramo di lauro,éfvnacarta dcniroiii fciit

to il nome di Clemente fettimo : & due mafehere inanzi.vna bella pervieni

& Taltra brutta per il vizio La quale pittura m.pieiro donò alla patnafuaje

i fuoi cittadini l'hanno meda nella fiala publica del loro configlio, dando co

fi honorc alla memoria di quel loto ingegnpfio cittadino ,& riccuédoBcdj

iui non meno.Dopo ritraile sebaftiana Andrea Dorìa, che fu nelmcdefiimo

modo cofia mirabile ; & la tefta di Baccio V alori Fiorentino,che hi anch’ef-

fa bella quanto piu non fi può credete. In quefto mentre, morido frate Mi
riano Fetti,firate del Piombo ì Sebaftiano ricordandoli delle promclTe fette

gii dal detto V eficouo di Valbna maeftro di cafidi fina santità, chieferuffi.

«io del Piombo;onde fic bene anco Giouanni da Vdine,che tanto anchor’c-

gli haueuafieruitofiuafiantiràin minoribus,c tuttauialaficruiua,chiefciliiic

defimo vfficio, il Papa,pcriprieghidel Vcficouo. & perche coli la virtù di se

baftiano meritaua.ordinòjcheello Baftiano hauelIerufticip,cropraqucllo

pagafiea Giouanni da Vdine vna penfionc di trecento feudi. Laonde seba-

ftiano prefe l’habi to del frste.e fubito,per quello fi finti variare inanimo, p-

che vedendoli hanere il modo di potere fodisfare alle fue voglie, finza col-

po di pennello,se ne ftaua ripofando:c le male fpefe notti , &c i giorni affati-

cati riftoraua con gli agij& con l’en trace. Etquando pure baueuaafarcvna

«ofa,fi riduccuaallauoro con vn.\paifsionc,chepareuaandafle alla morte.

Da che fi può conofcerc quanto s’inganni il difcorso noftio, & la pocapru

denza hiimana,che bene rpclTo,anzi il piu delle volte brama il contrario di

ciò che piu ci fa di meftiero, e credendo fcgnacfi ( come suona il prouerbio

Tofco)con un dito,lìdàneirocchio.Ecomuneopinioncdcgrhuomini,chc

i prcmij.&gl’honori accendino gfianimi de’mortali agli ftudij di qucli’arti,

che piu vcggiono cllcre rimunerate . & che per contrario gli faccia ftracu-

r3rlc,& abbandonarle il vedcre,ciie coloro,iqiiali inefie s’affeticano, nÓ fia

no dagl’huocnini.che poflono,ticqnofciuri.Et per quefto gl’an tichi ,& mo
derni infieme biafimano quanto piu fanno,& pollon® quc’principi,chen5

sollicuanoi virtuofidi tutte le lbrti,c non danno i debiti premi], &honori

achi virriiofamence s’affatica.E come che quella regola per lo piu fia vera, fi

vede pur tuctauia,chc alcuna voltala liberalità dc'giufti,& magnanimi pria

cipi operare contrario effetto,poi chejmolti sono di piu vtilc,& giouamen-

to al mondo in balla,& mediocre fortuna,che nelle grandezze,Scabbondao

aedi tutti i beni non sono.Et a propoli co noftro,la magnificenza,& libera-

lità di Clemcn te settimo,a cui firuiua sebaftiano Viniziano ecccllcntifiimo

pittore,rimunerandolo troppo a! tamen te,fu cagioncjclie egli di folledto,et

induftriolo^diuenilIcinfingardo,&negljgentilsimo.Echcdoue,mcncteda

IO la gara fralui,& Raffaello da Vibino,& ville in poucrafortuna,fi affeiicò

di continuo: fece tutto il contrario, poi che egli hebbe da contentarli, mi

comunchc fia,lafciando nel giudizio de prudenti principi, il confideraresCO
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ff»e,<^«anc!o,acni,&in che nianicra,& có che regola deon ola liberalità ver

(o gl’artefici,& virtuofi huomini vrarc,dico tornando a Sebaftiano, che egli

conduflecon gran fatica, poi che fii fatto frate del Piombo , al Patriarca d’A

i^iiilca vn Chrifro,cheporra!acroce,dipintoin pietra dal mezzo in fu, che

fu cofa molto lodata,& mafsimamente nella tcfta,& nelle mani : nelle qua-

li parti era Baftiano veramente eccelientiisimo. Non molto dopo,eflendo

venuta aRoma la nipote del Papa,chcfupoi,&èancoraReinadi Francia,

fra Sebaftiano la cominciò a ritrarrc,ma non tìnita h rimafe nella guardato

bade! Papa. E poco appreflo, eftendo il Cardinale Ippolito de’ Medici inna-

morato della Signora Giulia Gonzaga,laqualc allora fi dimorauaa Fondi;

mandòil detto Cardinale in quel luogo Sebaftiano, accompagnatoda quac

trocauaileggieri,a ri trarla. Et egli in termine d'un mcfefece quel ritratto,

ilqiiale venendo dalle celefti bellezze di quella Signora, & da coli dotta mi
noriiifcì vna pittura diuina.Onde porrata a Roma furono grandemente ri

conofeiute le fatiche di quell’artefice dal Cardi naie,che conobbe quefto ri-

tratto,comc veramente era,pafrar di gran lunga quanti mai n’ haueua fatto

Sebaftiano infino a quel giorno, llqual ri trarrò hi poi mandato al ReFrace-

fro in Francia,che lo fe porre nei fuo luogo di Fonranablco . Hauendo poi

cominciato quefto pittore vn nuouo modo di colorire in pietra, ciò piaceua

molto a’popoli
j
patcndc,cbe in quel modo le pitture di uentafiero eterne, c

chcneilfuoCò,nei tarli pote/Tero lornuocere.OndecominciòaBirein que
fte pietre molte pirture,r!CÌgncndole con ornamenti d’altre pietre mifchie,

chefatte iuftranti faceuano accompagnatura bellifsima. Ben’è vero,che fini

te>non fi poteuano nelepjtfjre,nerorn 3 mento,perlo troppo pefb,ncmuo
Ocre,netrafporrare,fenoncóngrand!lsimadifriculrà. Molti dunque tirati

dalla nouità della cofr,& della vaghezza deirarte,g!i dauano arre di danari,

pcrehelauorafle per loro ; ma*eg!i,che piu fi dilettaua di ragionarne , che di

farle.mandaua tutre lecofr per la lunga.Fccc non di meno vn Chrifto mor«
to,&IanoftraDonnaÌn vna pietra,per Don Ferrante Gonzaga, il qualela

mandòin lipagnacon vn’ornamentodi pietra,che tutto fri tenuto opa mol
IO bella,& a Sebaftiano fu pagata quella pittura cinquccéro feudi daM. Nie

colo da Cortona agente in Roma dei Cardinale di Mantoua. Ma in quefto

fu Baftiano veramente da lodare :percioche,douc Domenico Tuo compa-

triota,!! qualefri il primo,che colori (Tea olio in muro; &dopù lui Andre*

dalCaftagno j Antonio,& Piero dei Poliamolo,non frppero trouar modo,
«he le loro figure a quefto modo fatte non diucntafsino nere.ncinuocchiaf-

fero enfi prefto,Io Icppc trouar Baftiano. Onde il Chrifto alla colonna, che

feccinsan Piero a Montorio infino ad bora non ha mai mofto,& ha lacnedc

firaa viue22a,& colore,che il primo giorno
: perche vfaua coftui quefta coG

fatta d'iigenzajchc faccua l’arricciato grolle della calcina con miftura di ma
ftice,e pece greca, e quelle infiemefondarealhioco, e date nelle mura, fàcc-

wapoifpianarecon vna melcolada calcina fatta rolla, o vero roucntc aifuo

co.Onde hanno potutole fuc cofe reggere all’humido, & conlèruarebcnif

fimo il colore lènza farli far mutazione. Et con la medefima meftura ha lauo

tato fopralepierre di peperi'gni.di marmi.dimifchijdi porfidi, e laftrcdunf

fime,nelle qual; nollono lu nglnfsimo tempo durare le pirturc;oltre che ciò



546 T E R Z A P A R T E

ha moftrarOjCO me fi poffa dipignere fopra rargcnto,rànìe,ftagno,ealtn m:
talli.QueiVhuomo haiieua tanto piacere in ftarcghii:ibizzaDdo,& ragiona,

re,che ii trattcneua i giorni interi per non lauorate . Et quando pur’vifiri-

duceua,fi vedea,che patina deiranimo infinitamente. Dacheveniuain gr|

parte,cheeglihaueuaopenione,chelccoreruc non fipotefsino con verun

prezzo pagare.Fece per il Cardinale d Aragona in vn quadcOjVna bellifs. S.

Agata ignuda,e cnartirizata nelle poppe, che fu cofa rara . il qual quadro è

hoggi nella guardaroba del fignor Guidobaldo Duca d VrbinOje non èpun

to inferiore a molti al tri quadri bellifsimi,che vi fono di mano di Raffaello

da VrbihOjdi Tiziano,& d’altri. Ritrafle anche di naturale il fignor Piero

Gonzaga in vna pietra,colorito a olio.chefu vn bellifsimo ritratto,raapcnò

ireanni afinirlo.Horaefièndoin Firenzeal tempo di Papa Clemente Mi-

cheIagno!o,ilquale attendeua all’opera della nnoua sagreftiadi san Loren»

20,voieua Giuliano Bugiardini fare a Baccio Valori in vn quadro la teftadi

Papa Clemétc,& efio Baccio: Se in vn’altro,pci mefler Otiaiii^node’Mcdi-

ci, il medefinio Papa.& Farci uefeouo di Capua: perche Michelagnoloraan

dando a chiedere a fra sebaftianojchedifua manoglimandafleda Romadt

pinta a olio la lefta del Papa,egli ne fece vna,& gliela mandò, che riufei bel-

lifsima. Della quale poi che fi fii seruito Giuliano,&che hebbe i suoi quadri

fini tijMichelagnolojCbe era compare di detto mefler Otrauiano
,
giiencfc-

ce vn presente.E certo di quante ne fece fra scbaftiano,chefurono molte,

q

ila è la piu bella teftadi iutte,elapiu fimigliance,comefi può vedere in essa

gli hcredi del detto mefler Octauiano.Ritrafle il medefimo,Papa Paolo Fac

nefefubitOjche fu fatto fommo Ponteficcj e cominciò il Duca di Caftrofuo

figliuolojma non lo fini,come non fece anche molte altre core,alle-qualiha

uea dato principio. Haueua fra Sebaftiano vicino al popolo vna affai buona

cafà,laqualeeglifihauearaurata,&inquelIacon grandifsima contentezza

fi viuea,senza piu curarli di dipignere,ò lauorare, vfando fpefso dire , cheè

vna grandifsima fatica hauere nella vecchiezza a raffrenarci furori, a’ quali

nella giouanezza gli artefici per vtilità,p honore, e per gara fi sogliono met

tere.E che non era men prudenza cercare di uiuer quieto, che viuerecon le

ètiche inquieto, per lasciare di se nome dopo la morte; dopo la quale bino

anco quejìefatiche,e l’opere tutte ad hauere,quando che fia,fine ,& morte.

E come egli quelle cole diceua,colia fuo potetele mctteuain elsecuzionej

percioche i miglior uini,& le piu preziose cose,che hauere fi poteficro,cer«

eò sempre d’hauere per lo uitto suo, tenendo piu conto della aita, che dell’

arte;E percheeraa.micilsiraodi ruttigli huommi virtuofi,spello haueafeco

a cena il Molza,& M.Gandolfb,facendo bonifsimacera.Fu ancoraluogran

dilsimoamicomelserFrancesco Berni Fiorentino,cheglifcriflevn capito-

lo,aiquale rispose fra Sebafliano,con vn’altro aliai bell o,come quelli, che et

fèndo vniuetlàle Teppe anco a far veri! Torcani,& burleuoli accommodarli.

ElTendo fra sebaftiano morso da alcuni,! quali diccuano , chepure era vna

vergogna,chc poi che egli haueua il modo da viucrc,non uolelsc piu kuota

re,rispondeua a quefto modo. Hora,che io ho il modo da viucre , non vò

far nu.ìla,perche sono hoggi al mondo ingcgni,che fanno in due meli quel

io,chciosQ:euafarcin due anni: & credo, s’ioviuo molto, che non andrà

troppo
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troppOjfi vedrà dipinto ogni cofa-E da che quelli tali fanno tantOjèbeneaff

cora,chc ci fia chi non faccia nuIla,accioche eglino habbino quel piu, chef*

re.Et con fìmili,& altre piaceuoIezze,(ì andana fra Sebaftiano,comc quelle^

che era tutto faceto Se piaceuole,trattenendo: & nel vero non fu mai il mi-

glior compagno di lui. Fu,come fi è detto, Bafliauo molto amato da Michel

agnolo. Ma è ben vero,che hauendofi a dipigner la faccia della cappella del

Papa,douehoggi ci! giudizio di elio Buonarroto,fufraIoroaIquacodifcle'

gno,haucndoperfuaìofi:aSebattianoairapa,chcIafàcel1e forca Michela-

gnolo a olio, là dotte eflb non voleua farla fenon a freico.Non dicendo dun-

que Michclagnolo ne fi, ne nò,& acconciandoli la faccia a modo difraSeb*

ftiano, fi (lette coli MicheiagriolOjfenza metter mano all’opera alcuni mcfi»

ma elTendo pur folleci tato, egli finalmente dillc,che non voleua farla fenof»

a frefeo j Se che li colorire a olio era arte da Donna,& da perlbne agiate,

infingarde,come fra BaftiaPO.& coli gettata a terra rincroftratura fotta co£>

ordine delfrate,& fatto arricciare ogni cofo in modo da poter lauorarea fr^

fco,Michelagnolo mife mano aIi’opera,non fi feordado però l’ingiuria, ch^

gli pareua hauere riceuuta da fra Sebaftiano,coI quale tenne odio quali fin

alla morte di liii.ElTéndo finalmente fra Sebaftiano ridotto in termÌRe,chff

neIauorare,nefore alcun’alcracofa volena,faIuo,cheattendereair efcrcizi^^

del frace,cioè di quei tuo vftizio.c fare buona vita , d’età d’anni feflantadu^

fi ammalò di acuti fisima febbrc,che per efiere egli rubicondo , e di natura s*

guigna,gl’infiammò talraentegli spiriti , che in pòchi giorni rendè ranim»

a Dio ; hauendo fatto teftamen tOjclafciatOjche il corpo fuo fufie portato al-

la fepol tura fenza cerimonie di preti,odi frati,ofpcfediIumi; e chequelt»

to,chein ciò fare fi farebbe fpefb^fu(Ie diftribuiro a pouere perlone p amof

di Dio ;&cofi fu fatto. Fnfèpol^ nella chiefo del Popolo del mefe di Giu-

gno l’anno 1547. Non fece molta perdita l’arte per la morte sua : perche fu

biro,che fu vedi to frate dei piombo fi potette egli annouerare frai perduri J

Vero èjche per la fua dolce conuerfazionedolfe a molti amici, & artefici au

cora. Stettono con Sebaftianoin diuerfi tempi molti giouani, per imparati

rarte,raa vi fcciono poco profitto
,
perche dairefiempio di lui impararono

poco altro,che a viuere : eccetto però Tommafo Laurati Ciciliano,il quale»

oltreamoltealtrecofehain Bologna con grazia condotto in vn quadro V'-

Ha molto bella Venere,& Amore,che rabbraccia,& bacia . Il -

qual quadro è in cafoM . Francefeo Bolognctti . Ha
fotte parimente vn ritrattodel Signor Ber

nardino Sauelli,che è molto

lodato,& alcune ai

tre opere

del

le quali non accade for menzione.
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PERIN DEL VAGA PITI.
FIORENTINO.

Vita di crino delVaga , Vittor Jiorentim.

Ran<lirsimoèccrtoiIdonodeUa virtù, la quale non guarda®

do a grandezza di roba,nea dominio di flati , o nobiliàdisaa

guc, il piu delle volte cigne,& abbraccia
,
& fbliieuada terra

vno spiri to pouero : aliai piu che non vn bene agiato di rie

chezze. Et quello lo fa il cielo
,
permoflranciquantopolTa la

noi rinfluirodellefteiie,&defegnifuòi,coitipartcndrachipiu, 5: a chi me

node!!egratiesuc:Lcqualifono il piu delle voi te cagione,che nelle complef

fieni di noi medefimi ci fànnonafccrcpiufurioli,o lenri:piu deboli,o fotti:

piu faluatichijO domcftici:fbrtunati,o sfortunaii:& di minoccjcdi maggior

virtu.E chi di quello dubitalTepuntOjIo sgannerà al presemela vita di Peri

co del Vagaecceilcntifsimo pittore,& molto ingegnofo.il quale nato dip
dr«
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drcpoucro,&rjmafopiccol fanciullcjabbandonato daTuoìpirentijfii dalla

virtù fola guidato,& gouernato. La quale egli,come fua legiiima madre, co

robbe fempre,e qlla honot© del con tinouo . E rofleruazione deii’atce della

pitiura Ri talmente fegui cada lui,con ogni Audio, che fu cagione di fare nel

rcmpofuo quegli ornamenti tanto egrcgi},& lodati,che hanno accrefciuto

nome a Genoua,& al Principe Doria. La onde fi può fcnza dubbio credere,

che il ciclo folo fia que!Io,che conduca gli huomini da quella infima baficz-

zadouc’aafconOjal fbmmodellagiandezza.doue eglino afcendonojquado

con l’opcre loro afFancandofi,moftrano edere feguicatori delle fcienzc, che

pigliano aimp3rare}Comepighò,&legaitòper fua Perinoi'arte del dile-

gno,nella quale moftrò ccce!!entirsimamente,&: con grazia,fomma perfcz-

rionc;Et nelli ftuchi non fó!o paragonò gli antichi j ma ruttigli artefici mo
derni,in quel che abbraccia tutto il genere della pittura, co tutta quella bo
tàjchc può maggiore defiderarfi da ingegno humano , che voglia tarcono-

fcerenclledifficulràdi qucft’arteja bellezzaJabontà,& la vaghezza, et Icg-

giadcia,ne’co!ori,& negli altri ornamenti,Ma vegnamopiu particolarmen-

te a l’originefua. Fu nella città di Fiorenza vnGiouanniBuonaccorfi, che

nelle guerre di Carlo ottano Re di Francia,comegioQane,& animofo,& li-

bcra!e,in feruimeon quel principc,fpefe tutte le Vacuità fue nel fi3ldo,& nel

giuoco,& in vi timo ci lafciòla vita. A coftui nacque vn figliuolo, il cui no-
mefu Piero, che rimafto piccolo di due mefi,pcr la madre morta di pefte,ftt

con grandifsimamircriaallattaioda vnaCaprain vna villa, infino, che il pa

dre andato a Bologna TÌprefe vna feconda donna , alla quale erano morti di

peftei figliuoli,& il manto. Coftei con il latte appeftato fini di nutrire Pie-

ro,chiamato Pierino per vczzi,come ordinariamente per li piu- fi coftuma

chiamarcifanciuili.ilqua! nome fe gli man tenue poi tuttaiiia. Coftui con-

dotto da! padre in Fiorenza,& nel Tuo ritornarfencin Franciadafciatolo ad

alcuni Tuoi parentirquelli opcr non haucre il modo, o per non voler quella

briga di tenerlo;& farli infegnarequalche meftiero ingegnofo, l’acconciaro

no allo fpezialedel Pinadoro,acck) che egli imparafle quel meftiero Ma no
piacendogli quelfartefliprefo per fattorino da Andreade’Ceri pittore,pia-

ccndogli,el‘arja,& i modi di Pennone parendoli vedere in efio vn nófo chd

d’ingegno,& di vjuacitàdafperare chequalche buon frutto douelTc col té-

po vfcirdilui. Era Andrea non molto buon picrore,anzi ordinario, &diq
fti cheftannoabotrega aperia,publicamen rea lauorare ogni cofa meccani

-

ca.Et era confucto dipignereogni anno per la fella di san Giouanni certi cc

TÌ,chcandauanO;& vanno ad oftericfi,inficme con gii al cri tributi delia cit-

tà. Seperquefto fi chiamaua Andrea de’Cerijdal cognome del quale fu poi

detto vnpezzo,Perinode’Ceri-. Cuftodi dunque Andrea Perino qualche

anno,& infegnatilii principi] dell'arte il meglio che’ fapeua, fu forzato nel

tempo d eìì’cià di lui ci’vndici anni acconciarlo con miglior macftro di lui.

Perche hauendo Andrea ftretiadimcftichezzacon RidolfofigJiuolo di Do
mcnico Ghirlandaio,cheera tenuio nella pittura molto praiico,& valente,

come fi dirà.Con coftui acconciò Andrea de’Ceri Pcriuo, acciothe egli atre

dclTealdifegno; &cercafle di fare quell acquifto m quell’arte, che moftra-

ua ringegno,cfac egli haucuagrandiIsimo,con quella vogha,Sc anmee , che

pili
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piu potcua.E t cofì (cguirando,fra molti giouani che egli haucua in bottega^

chcaitendeuanoail atte,in poco tempo venne a palTar’a tacci glabri innan

ti.con lo ftudiOjSccon lafollecitudine. Eraiiifragli altri vno,ilqualcgli fu

vno fproncjche del con tinuo lo pngneuarilqualc fo nominato Toro delNii

tiara il quale ancor’egli aggiugnendo col tempo a paragone con i begli in-

pegni,parti di Fiorenza,& con alcuni Mercanti Fiorentini, condotton in In

ghilterra,qniui ha fatto tutte l’opere ruc;&dal Redi quella proiiincia,iIqua

le ha anco feruito neirArchit.& (atto parricolarméte il principale palazzo, è

ftatoriconofciuto prandirsiraamente. Coftuiadunque&Pcrinoefercitan-

dofi a gara Tu no,e l’altro, (5c feguitan do nell arre con fommo ftudio, nonan

dò molto tempojdiuennero eccellenti. Et Ferino difegnando in compagnia

di altri giouani,& Fiorennni,& foreftieri a! cartonedi Michelagnoio Buo-

narroti, vi nre,& renne il primo grado tra tutti gl’altri. Di maniera,che fida

uain quella ai'pet razione di lui , che fucccdette dipoi nelle belle opere fuc,

condotte con tanta ar ce,& eccellenza. Venne in quel tempo in Fiorenza il

Vagapirtor Fiorentino,iiqualelauorauain Tofcanclla in quel di Roma co

fcgrollejper non efiere cglimaeftrocccellente:& foprabondatogli lauoro,

haueua dibifognod’aiun,& defideraua menar feco vn compagno,&vngio

uanertochegli feruifleal difcgno.chenon haueua,& allaltre cofedeli arte:

perche vedendo coftui Ferino difegnarein bottegadi Ridolfo inficmecoa

gli aÌcrigiouani,& tantofuperioreaqucglbchene (lupi: & che piu piacen

dogli rarpetto,& i modi Tuoi,atccfo che Ferino era vn bellifsimo giouanet«

to,cortefirsimo,modefto,&gentile,&haueua tutte le parti del corpocorri-

fpondentialla virtù dciranimo;fe n’inuaghì di maniera,che Io domandò se

egli volefTe andar feco a Roma,che non mancherebbe aiutarlo negli ftudij,

& farli que’benefizij,& patti che egli fteflo volelle. Era tanta la voglia c’ba-

ueua perino di venire a qualche grado eccel! ente della ptofefsionc fuaj che

quando fenti ricordar Roma,per la voglia, che egli ne haueua, tutto fi rintc

neri j& gli difTcjChe egli parlafle coti Andrea de’Ceri,che non volerla abba

donarlojhauendolo aiutato per fino allora. Cofi il Vaga,pccfuafo Ridolfo

fuo maeftro,& Andrea che Io teneua, tanto fece,che alla fine,condufIe Feri-

no,& il compagno in Tofcanella. Doue cominciando a lauorare , & aiutàdo

loro Ferino,non finirono folamence queU’opera,chcil Vaga haueua prefa,

ma molte ancora,che pigliarono dipoi.Ma dolendoli Perino,che le promef

fe,con le quali fu condotto p a Roma,erano mandate in lunga,per colpa dei'

vtile,& commodi tà,che ne trahena il Vaga:& rifoluendofi andarci da p fe,

fu cagione,che il V aga lafciato tutte l’opere lo condufle aRoma. Doue egli,

p l’amore,che portaua allarre,ritornò al (blitofuo disegno,& continuando

molte fettimane,pm ogni giorno fi accendeua. Ma volendo il Vaga far ritor

no aTofcanella,& per qucfto fatto conofeere a molti pittori ordinari Pcri-

no per cola rua,lo raccomandò a tutti quegli amici,che là haueua,accio l’aia

tafsino,&:fauorjfsmo in aflenzafua. Et da quefta origine, da indi innanzi fi

chiamò sempre Perin del Vaga.Rimafo coftui in Roma,& vedendo le ope*

re antiche nelle fculture,& le mirabilifsime niachine degli cdifizijgran par-

te rimafe nelle rouine,ftaua in fc aramiratiftìmo del valore di canti chiari,et

iiluftcijche haueuano fette quelle opere. Et cofi accendendoli tuitauia pi^i»
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IR maggior dcfiderio deirartc,ardcua continuamente di pcrucnirc in qual

che grado vicino a quellt,{ì che con le opere,deflc nome a fe, &vtile, come
Vbaiieuano dato coloro,di chi egli fi ftupiua,vedendo le belUrsimc opere Io

ro.Et mentre,che egli confiderauaallagrandezzaloro,& alla infinita baflez

za,& pouertà(ua,& chealtro chela voglia nonhaueua,di volete aggiugner

lir& che senza hauerc chi lo intratteneflejchepoteiTe campar la vita; gli con

ueniua,volendo viuere,laiiorare a opere per quelle botteghe, hoggi co vno
dipintore,e domane có vn’altro,nel!a maniera che tanno i Zappatori a gior

nate; e quanto fufledifeonuenien te allo ftudio Tuo quella maniera di vita:

egli medefimo per dolore fe ne daua infinita pafsione non potendo far que*

fìruttì.&cofi prefto:cheranimOj& la volontà, &il bifognofuogli proraet-

teuano.Feceadunque proponimento di diuidereil tempo, la metà della fet

timanalauorandoa giornate; & il reftante attendendo al disegno . Aggiu-

gnendo a quello vlcimo,tutti i giorni feftiuijinfiemecon vna gran parte del

le notti,& rubando al tempo il tempo, per dmenirefamofo, & fuggir dalle

mani d’altrni,piii che gli fu (Te pofsibile. wello in efecuzione quello penfie-

rojcorainciòadifegnare nella cappella di Papa Giulio, dotte la volta di Mi-
chelagnolo Buonarroti era dipinta da luì,seguitando gli andari,&la manie

radi Raffaello da Vrbino.Ei coli continuando a le cofe antiche di matmo,6c
lòtto terra a legrotte,per la nouità delle grottefehe, imparò i modi dellauo

rare di llucco,&mendicando i! pane con ogni llento,sopportò ogni miferia

pervenir’eccellente in quella profefsione. Nevicorfe molto tempo, eh’egli

ciiuennefraqueglijchedilcgnananoin Roma il piu bello, e miglior difegna

tore,checi falle; Attefoche meglio in tendeua i marcoli,& le difficuhàdel*

l’arte negli ignudi,che forfè molti altri,tenuci maeftri allora de’ migliori.

La qual colàfii cagionc,chc non lòiofraglihuomini della profefsione; ma
ancora fra molti fignori,eprelati,e folle conolciuto,òc malsìmamente, che

Giulio Romano,& Giouan Francefeo detto il Fattore difcepoli di Raffaello

da Vrbino,]odatoloal maellro pur afiai,fecero che’Io volle conofeere; e ve

decel’opere fue ne’disegni-Iquali piaciutili,& infieme coi fare la maniera, c

lo spirito,& i modi della vira:gmdicò lui fra tanti quanti ne haueaconolciu

ti,douer venire in gran perfezzionein qucH’arte.Efiendo in tanto ftatefab-

bricatedaRafiaelloda Vrbino le logge Papali, che Leon decimo gli haneua

ordinate: ordinò il medcfimo,cheelIo Raifaeliolefaceflc Uuoraredi fracco

& dipignere,& metter d’oro,come meglio a lui pareua.Et coli Raffaello fece

capo di quell’opera per gli fracchi,& per IcgrottelcheGiouanni da Vdine,

rari{simo,& vnico in queglnraa piu negli animali,& frutti, altre cofe mi-

nute;& perche egli haueua fcelto per Roma,c fatto venir di fuori molti mae
ftri:haucua raccolto vna compagnia di per fone valenti cialcunonel lauora*

feschi ftucchijchi grottcfche,altri fogliami,altri fefroni,e ftoriei& altri altre

cofe:& cofi fecondo che eglino migUorauano,erano tirati innanzi :& facto

loro maggior salari. La onde,gareggiando io qucli’opera fi condullono a p
fczzionc molli giouani,che furon poi tenuti eccellenti nelle opere loro. In

quella compagnia fu confegnato PerinoaGiouannida Vdineda Raftaeilo,

perdouerecon gli altri lauorare,& grottefche,& frorie.con dirgli che fccó-

do che egli fi porterebbe farebbe da Giouanni adoperato.Lauorandodun»
cue
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quc Ferino,per la concorren23,& per far proua,& acquilo di fe,non vi aft»

dò molti mcfijchc egli fu fra tutti coloro, checilauorauano, tenuto il pri-

me Se di difegnojtfe di colorito ; Anzi il migliore>& il piu vago,& pulite,

le quegli che con piu leggiadra & bella maniera ccnducelTegrotcefche,&è

gore,come ne rendono tcftimonio.& chiara fcdelegrottefchc, Se i fcftoni,

& le ftetiedi Aia maneschem quellopera fono, le quali oltre l’auanzar ieai

tre,fon da i difegnij^c lchizzi,chc faccua lor Raffaello condotie le Tue mol-

to megliOjA: oflcrua te mol to,coroe fi può vedete in vna parte di quelle fto-

ricncl mezzo delia detta loggia nelle volte, douc fono figurati gli Hcbrci

quando padano il Giordano con ! arca santa,6:quando girando le muradi

Gcncò quelle rouinano; & le altre chefeguono dopo,come quando com-

battendo lofuc con quegli Amcrrci fafet mar il Sole. E finte di btózofono

nel bafamen to le migliore fimilmente quelle di mano di Ferino > cioè quan

do Abraam facrificai! figliuolo, ]acob fa alia lotta con l’Angelo, lofeljchc

raccoglicidodici fratelli, &11 fuoco.cherccndendoda! cielo abbracciai fi-

glinolidi Leui: Se moltealtrechenon fa medierò, per la moltitudine loro

nominarle; che fi conofeono infra leal tre. Fece ancora nel pFÌncipio,dcue

fi entra nella loggia,del reftamento nuouo la natalità. Se fcattefimo di Chri

fto,& la cena degli Apertoli C('nChrifto,chcfono bcllifsimc.-senzàchcfci-

to le fineftrefonojcome fi è dectOjlc migliori rtoric colorite di bronzo, che

fiano in tutta quell’opera. Le quali cole fanno ftiipireogmino,& perle pit

ture,& per molti ftucchi,che egli vi lauorò di foa niano.Oltiachcil colori-

to fuoèmolto piu vago,& meglio finito,che ruttigli ahri. Ls quale opera

fu cagione,checgli diuenneoitreogni credenza famofo,ne per ciò corali lo-

de flirono cagione di addormentarlo, anzi perche la virtù lodata crefee, di

accenderlo a maggior Audio,& quafi certilsimo.feguicandoiadidouercct

re que’friuti Se quegli honori,ch’egli vedeua tutto il giorno in Raffaello da

Vrbino,&: in MichclagnoIoBuonarroti.Et in tancopiulofaceua volcmici

Inquanto da Giouannida Ydine,8s: da Raffaello , vedeua efler tenutocóto

diluit& edere adoperato in cofeimportanti-Vsòsemprevna fommefsionc

le vn’obcdienza certo gtandifsima verfo Raffaello, oHeruandolo di manie-

ra,cheda erto Raffaello era amato come proprio figliuolo. Fecefi in quello

tempo pererdinedi Papa Leone, la volta della foia de’Poncefici,cheèque!ia

per la quale fi entrain folle logge a le ftanze di Papa Alcifandro sefiodipin

tegiadaÌPintuncchio:Ondequcl!avoltafu dipintadaGiouanda Vdine,&

da Pcrino.Etin compagnia feciono,&gliftucchi,& tutti quegli ornamen'*

ti,& grottcfche,& animali,che vi fi veggonoiohralc belle,& varie inuézio-

ni,cheda cfsi furono fatte nello fpai timento.-hauendodiiiifo quella in ccf

ti tondi,& ouati per feite pianeti del Cielo, tirati da i loro animaliicomcGio

ue dall’Aquile,V enere dalle Colombe, la Luna dalle femmine, Marte dai

lupi,Merco rio da’Ga!li,il Soieda’Caualli.Sc Saturno da’Serpentiiolcrei do

dici Segni del Zodiaco,& alcuncfigure delle fectantadue imagini del Cielo:

tornei Offa maggiore,laCanicola,& mol te al tre, che per la lunghezza lo*

rOjIe taceremo, lenza raccontarle per ordine,potédofi l’opera vedere: Icqua

li tutte figure fono per la maggior parte di mano di Pcrino. Nel mezzo della

volta è vn tondo con quattro figure fin teper vittorie, che tengono il regno
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4el Papa,& le chiaBÌ,rcortando al difotto in fu } lauorate con maeftreuol ac

te,& rool to beneintefc.Olccalaleggiadria,che egli vsò negli habici loco, ve

landò l’ignudo con alcuni pannicini iottiIi,chc in parte Icuoprono le gam-
beignude,&Iebraccia,certoconvnagraziofi(simabeIIczza. La quale ope-

ra fu veramente tcnuta,& hoggi ancora fi ticne,pcc cofa molto honoraca,et

ricca di lauoio^&cofa allegra,vaga,&degna veramente di quel Pontefice;

il quale non mancò riconofcercle Jor fatiche,degne certo di grandifsima re

muncrazionc.FeceFermo vnafacciata di chiaro ofeuro,allora nicflafi in vfi>

per ordine di Polidoro,e Maturino, laquale è dirimpetto alla cala della Mar
chcfadi MalTa,vicino a maeftro Pafquinoj condotta molto gagliardamente

di diregno,& con fomma diligenza.Venendo poi il terzo anno del fuo pon-
tificato,Papa Leone a Fiorenza:pcrche in quella città fifcciono molti trion-

jfi.Pccino,parte per vedere la pompa di quella ci ttà,& parte per riuedere la

patria,venneinanzialIaCortej& fece in vn’arco trionfalcaS. Trinità, vna

figura gtandedi fette braccia bcllirsimaihauendone vn’altra a fua concorré-

za fatta Toro dei Nunziata,gia nella età puerile Tuo concorrente. Ma parca

do a Ferino ogni hora mille annidi ri tornaefene a Roma; giudicando mol-

to dificrente la mirura,& i modi degli artefici,da quegli,che in Roma fi vfa*

uanojfi partì di Firenze,& là fé ne ritornò , douc riprefb l’ordine del foiito

fuo lauorare,fecein S.Euftachio dalaDOgana,vn san Piero in frefcojlquale

c vnafigura,che ha rilieuo gcandifsimo ; fette co fempliceandate di pieghe,

ma molto con difegno,& giudizio lauorato.Eflendo in quello tempo l’Ar-

ciiiefcouo di Cipri in Roma,huomo molto amatore delle virtù, ma partico

larmcnte dellapittura.Ethaucndoegii vnacafe vicina alla Chiauicaf nella-

quale haucua acconcio vn giardinetto con alcune ftatue,& altre anticaglie,

cerco honoratilsime,&bellc;£tdefiderandoaccompagnar!econ qualche or

namen to honorato,fccè chiamare Perino, che era fuo amicifsimo
; & infie-

me cófultarono^che e’doueflèfere intorno alle mura di quel giardino, mol*

*eftoriediBaccanti,diSatirÌ,& di Fauni,& di cofefèluagge; alludendo ad

vna ftatua d un Bacco,cheegIi ci haucua,anticoiche fedeua vicino a vna Ti-

gre.E cofi adornò quel luogo di diuetfè poefic:vi fece fra falere cofe vna log

getta di figure piccole,& varie groctcfche,6c molti quadri di paefi, coloriti

con vna grazia, &diligenza grandifsima.Laqualeoperaéftatatenura, &sa
rà Tempre dagli artcfici,cofa molto lodeuole;ondefu cagione di farlo cono

feere a Fucheri mercanti Tedefchijiquali hauendo vifro l’opera di Perino.c

piaciutali.perchchaueuano murato vicino a Banchi vna cala, chec quando
fivàata Chie/ade’Fioren tini,vi fecero fere da lui vn cortile,& vna loggia, c

moltc6gure,degnedi quelle lodi,che fon falere cofe di fua mano; nelle qua
li fi vede vna bellt/sima maniera,& vna grazia molto leggiadra. Ne medefi-

mi tempi hauendo M.MarchionncEalcìafsinijtatto murare vna cafe, molto
bene in tcfa.come s’è detco,da Antonio da Sangallo,vici no a S. Agcftinoj &
defidcrando,che vna sala,che egli vi haueuafatea fiiflcdipmta tutta i efami«

nati molti di quegiouani accioche ella fulle,& bella, & ben fatta; fi rifòluc

dopo molti,darla a Pcrino.con ilquale conuenutofi de! prezzo, vi incile egli

manoineda quella leuò per altri l’animo,cheegli fcliciisimamentela códuf

fea frefeo. Nella anale fala fece vno fpartimcto a’pilaftrJ,che mettono in me-
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zo nicchie gran(fi,&: nicchie piccole,& nelle grandi fono varie fòrti difilo,

{ofidueper nicchia;& in qualcuna vn folo:Et nelle minori,fono putti ignù

di,& parte veftiti di veIo,con certe refte di icnimine, finte di marmo fopra

alle nicchie piccole. Et iopra la cornice,che fa fine a pilaftri.seguiua vn'aitro

ordine,partito foprail primo ordine con iftorie di figure non molto grandi

de’facii de’Romani;cominciando da Romulo per finoa Numa Pompiiio

.

Sonoui fimilmen ce vari] ornamenti,con trafitti di varie pietre di marmi:èro

pra il cammino di pietre bclliisimo,vna Pace la quale abbraccia armi,& tra

fei.cheèmolto viua. Dellaqualeopera fu tenuto conto, métte videM Mar

chionne:5c di poi da tutti quelli che operano in pirtura.ol tra quelli, che nò

fono della profefsione,chc la lodano flraordinariamente. Fece nelmonaftc

riodelie monache di santa Anna.vna cappella in frefco,con molte figure, la

ooraiadalui con la folita diligenzia.Et in san Stefano del Cacco.ad vnalta.

re,dipinfeÌD frefco per vna gentil donna Romana, vna pierà con vn Chnfto

niorto,in grembo alla noftra Donna:& ritraile di naturale quella gentilció

na,chepar’ancorviua. Laqualeoperaècondottaconvna deftrezza molto

facilc,& molto bella Haueiiainquefto tempo Antonio da Sangailo fatto in

Roma,in fu vna cantonata di casa,che fi dice l’Immagine di ponte,vnTaber

nacolo moke ornato di treuertino,&mol£o honoreuole,per farui dentro di

pitture quaicofa di bello;ecofi hebbe comefsione dal padrone di quella ca-

fa,che Io defsi a fare a chi li pareua > che fuflc atto a fatui qualche honorata

pittura.Onde Antonio,checonofceua Perinodique’giouani, che vi erano

per il m!gIiorc,alui la allogò. Et egli mefioui mano, vi fece dentro Chrjfto

quando incorona la nofira Donna;& nel campo fece vno fp!endore,con vn

coro di serafini,& angeli che hanno certi panni sottili, che fpargonofiori.c

altri putti molto belli , & varij, &cofi nelle due facce del Tabernacolo fece

Jiell’unasan Baftiano,& nell’altra Santo Antonio,opera certo ben fetta,e fi

milc alle altre fiiejchc fenipre furono,& vaghe , & graziofe. Haueuafinto

nella Minerua vn proconotarfo vna cappella di marmo, in fu quattro colon

ne;& come quello chedefideraua iafiaiui vna memoriad’una tauola, anco-

ra che non falle molto grande, sentendo la fema di Ferino, conuenne seco;

& glie la fece lauorare a oiio.E t in quella vollea fila elezzione vn Chrifto fcc

fèdi croce;iI qua!e,Perino con ogniftudio,& fatica fi melica condurre. Do

ueegh Io figurò efier già in terradepofto,& inficmelcMarieintorno, che

Jo piangono ; fingendo vn dolore,& compafsioneuoleafFctto nelleattitudi

ni,&gelìi loro.Oitra che vi sono que’Niccodemi, & lealcre figure ammira

lifsime,meftt,& afflitte,nel vedere l’innocenza di Chrifto morto. Ma quei,

che egli fece diuinifsimamente,fu tono iduoi ladroni, rimafti confitti in sai

iaCrocejchelbnoolcraal parer morti,& veri,molto ben ricerchidimufco-

li.&dineruithauendoegli occahonedifiirJo;ondefi rappresentano agl’ oc

chi di chi li vede,lc membra loro in quella morte violenta tirate da i necuàc

i mufcoli da chioui,& dalle corde-Eum oltre ciò un paese nelle tenebre,coa

trafatto con mokadifcrczione,& arte.Et se a quella opera non hauelle lai-

nondazione del diluuiOjche venne a Romadoppo il lacco, fitto difpiaccrc,

coprendola piu di mezza,fi vedrebbe la sua bontà: ma l’acqua rin teneri di

maniera i!gefto;& fece gonfiare il legname di sor te,che tanto quanto se ne
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bagnò dì piè fi è fcortecciato in modo,che Te negodepeco r anzi h compaf^

fione il guardalla,& gramiifsimo difpiacerej perche ella farebbe certo de le

pregiale cofcjche hauefle Roma.Faccaafi in quefto tempo per ordine di Ia-

copo SanfouinonfarlaChiefa di S. Marcello di Roma, conuento de frati

dc’Serui,chehoggièrimafaimperfetta:ondehauendoeglino tirate a fine di

muragliaalcunccappel!e,&copertedifopra jordinaronque’fcati che Pen-

ne faceffe in vna di quelle per ornamento d’vnaNoftra donna , deuozione

in quella Chiefa^duc figure in due nicchie, che la metcefino in mezzo , San
Giufeppo,& fan Filippo frate de’Ser ui,e autore di quella Religione. E quel

lifininiecelorofopra alcuni putti pcrlettifsimamente; enemelle in mezo
della facciata vno ri ttoinfurun dado, che tiene falle fpalleil fine di due fefto

n:,cheeflo manda verfo le cantonate della cappella,douelbno due altri pur

ti,^. begli reggono,a federe in fuquellj,facendo con le gambe attitudini bcl-

lilsime.Et quefto lauoròcon tancarte,con tanta grazia,con tanta bella ma-
iri era,dandoli nel colorito vna tinta di cai ne,&frelca,emorbida,chefi può
dire,che fia carne vera.piu che dipinta. Et certo fi poflono tenere peri piu

begiijche in frefeo faccfte mai artefice nefluno, la cagione è che nel guardo,

viuono;nell’atritudin€,fimuouono,& ti fan fogno con la bocca voler ifno-

dar la parola: &: che l’arte vince la N2tura,anzi che ella con fefia non potere

far in quella piudiqiufto.Fu quefto lauoro di tanta bontà nel confpetto di

chi mtendcua rarte,chc neacquiftò gran nome;ancora che egli haueflefat*

to moitcopere : fi fapefleccno quello,che fi fapeua de! grande ingegno

,fuo in quei mcftiero; & le ne tenne molto piu conto,& maggiore ftiroa,chc

prima non fi era fatto E
t
per queftac.ìgione Lorenzo Pucci Cardinale San*

tiquatirohaucndoprcfoaila fririità.conuento de frati Caiauiefi,& Fiacio

fuche veftono l’habito di San France/co di Paula,vna cappella a man manca
allatoalla cappella maggiore, la allogò a Perino,acciocheln frefeo vi dìpi-

gneflela viiadelianoftra Donna. Laquale cominciata da lui finì tu tra la voi

ta,& vna facciata lòtto vn’arco;& coli fuor di quellajfopravn’arco della cap

pella fece due Profeti grandi di quattro braccÌ3,& mezojfigurando Ifaia,&

Danichiquali nella grandezza loro moftrano qucll’arte,e bontà di difegno,

& vaghezza di colore,che può perfettamente rooftrare vna pirtuia fatta da

artefice grande.Come apertamente vedrà chi confidcrerà lo E/aia, chemen
ireleggefi ccnofcelamaninconia,chc rende in le io ftuciio, & ildefidetio

nella nouitàdcllcggcre,percheafhfatoIo sguardoa vn libro,con vna mano
-alla tefta moftra comel huon.o ftà qualche voi ta.quando egli ftudia.Simil-

mente il Daniel immoto alza la tefta alle contemplazioni cclefti, per ifnoda

icidubbiafuoi popoli.Sononel mezo di quelli due putti, che tengono Par

me del Cardi naie,con bella foggia di feudo, i quali oltre l’cflere dipinti, che

paion di carne, moftrano ancor elìer di rilieuo.Sono lotto fpar tite nella voi

ta quattro ftoric:diuidtndoIe la Crociera,cioè gli spigoli delle volte . Nella

pnmaèlaconcezzionediella noftra Dona. Nella lecondaèlanaiiuitàfua.

nella terza è quando ella faglie! gradi del tcmpio;& nella quarta quando sa

Giufrppolaipofa.In vna faccia quanto tiene l’arco della volta,c la sua vilica

2Ìonc,nclla quale fono molte belle figure,& ma(simamentcalcune,chefoa

faine in fu cere. bafamenu:che per veder n'iegho ie ceiimonic di quelle don
Yy ,
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ncjftanno con prontezza molto naturale. Oltra che icaratnenti,& Salire fi-*

gui e hanno <lel buono,&<iél bello in ogni loro atto . Non feguitò piu giu.

Venendoli male.'&guarito cominciò Tanno 1 52 j. lapefte, la quale ludi fi

fatta forte in Romaiche se egli vollecampar la vita,gli conuennefar propo^

fico panirfi.Era in quefto tempo in detta tittiii Pilota,orefice, amicirsimo,

& molto familiare di Ferino: il quale haiieua volontà partirli j &cofidc^

linando vna mattina infieme, persuase Ferino ad allontanarli, &venire.

a Fiorenza ; atteso che egli era molti anni,che egli non ci era ftaiOj& chenó.

sarebbe se non grandifsimo honor suo farli conofeere j & lafciatein quella

qualche fegno della eccellenza siia.F.c ancora che Andrea dc’Ccri,& la mo-

glie,che Thaueuano alienato fufsino morti,non di meno egli,come nato io

quel paesc,ancor che non ci hauelTe niente, ci haueuaamore.Ondenon paf

sò moliojcheegìi, 6c il Piloto vna mattina partirono, & in verso Fiorenza

ne vennero. Et arri uati in quella, hebbegrandifsimo piacere,riuederlecok

vecchie dipinti da’maeftri pallati,chegiagli furono ftudionel^a fila età piic

xilei e cofi ancora quelle di que’maeftri,chc viueuano allora de’ piu celebra

ii,& tenuti migliori in quella città,nella quale per opera de gTamiei,glÌ fa

allogato un lauoro,come di sotto fi dirà. A uenne che trouandofi vn giorno

Ceco per fargli honore,molti artefici, pi ttorijfcultori. architetti, orefici, &iti

tagliatori di marmi,& di legnami>che fecondo il coftume antico fierano ri

gunati inficme,chi per ueclere,& accompagnare perino,&udire quello,che

e’diceua.Et molti per ueder che differenza fufTe fra gli artefici di Roma,&q
gli di Fiorenza nella pratica.E t j piu u’erano per udire 1 biafitni,e le lodechc

fogliono fpeffo ditegli artefici Tun de l’altro. Auuenne.dico,che cofi ragio-

nando inuemed’unacofa in alrra,peruennero,guardandoToperc, Se uec-

<hie,&’ moderneper le Chiese,in quella del Carmine,per ueder la cappelli

di Mafaccio.Douc guardando ognuno fifamente.Sc moltiplicando inuatij

ragionamenti m lode di qnelmaeftrojtiKti affermarono marauigli3rl!,clìc

egli faauefle hauuto tanto di giudizio.che egli in quel tempo , non vedendo

. al trojchei’opere di Giorto,haueiTe lauoraro cò vna maniera lì moderna net

difegno,nelJa imiiazione,& nel colorito : che egli hauefle hauuto fuiza, di

moftrarcnellafoci!i{àdiquelIamaniera,!adifficultàdiquefFartc.OIirechc

.
neinlkuOj&nelIarefoluzionej&nelIapraticanoncicFa flato nefiuno di

,

queglijche haueuanooperato,che ancora lo haueffe raggiunto. Piacqacaf-

.
faiqueftoragionamentoaperinoj&rifpoleatuttiquegii artefici, che do

^
diceuano,quefte parole. Io non niegoquelchc voidite^chenorifìaiemol-

to piu ancora j ma che quella maniera non ci fia chi la paragoni,neghcròio

ièrapre j anzi dirò, se fi può dire,con fopportazione di molti; non per difpre

gio,maper il vero,che molti conofco,& pmrifoloti, & piu graziati
5
leeofe

de’qaali,non fono manco viue in pittura,di qucfteianzi molto piu belle. Et

mi duole in seruigio voftro,K> che non fono il primo dclTarte,ciie non ci fii

luogo qui vicino da poterai fare vna figura
}
che innanzi , che io mi panilTc

di Fiorenza, farei vna proua,allatoa vna di queflein frefeo raedefimafrete:

accioche voi col paragone vedeflc fe ci è nelfuno fra i moderni,chcTbabbia

paragonato. Era fra coflorovn macftro tenuto il primo in Fiorenza nella

tura i &: come curiofi) di veder Topere di Ferino; Se forle per abballarli loit
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dire jmelTe innanzi vnfuo penficro,che fu quefto.SebeneeglièpienoCdi^-

s’cgli)coftì ogni cosa,hauendo voi cotefta fanrafia, cheè certo buona , & da
lodate ; egli è qua al dirimpetto doue èil San Paolo dì Tua mano, non meno
buona,& bella figurajchefifiaciafcbunadiqucfte della cappella} vno spa-^

zio ageuolmenre potrete moftrarci qt:cllo , che voi dite , faccendo vn’ altro

Apoftolo allato , o voletea quel San Piero di Maiolino : o allato al San Pao
lo di Malaccio.Era il san Piero piu vicino alla fineftra, & eraci migliore fpa-

zio,& miglior lume: & oltre a quello non era manco bella figura,cheil san

Paolo. AdunqueognivnoconfortauacoPerinoafarejperchchaueuano ta

ro veder quella maniera di Roma } oltre che molti diceuano,che egli fareb-

be cagione di leuar loco del capo quella fan tafia, tenuta nel cerueilo tate de*

cine danni :eche s’ellafuflemeglio,tuiiicorrerebbonoalecore moderne.

Per ilche perfuafo Ferino da quei maeftro,chegIi dilTe in ultimo,che no do-

ueua mancarne, per la perfuafionCjC piacere di tanti begli ingegniroltre eh?

elleeranoduefectìmanedi tempo,queUecheafrefco conduceuano vna fi*

gura :& che loro non mancherebbonofpendergii anni in lodare lefue fati

che.Si riroluettedifare,rebenecolui,chediceuacoll,erad’animo cotrario;

perfuadeRdofi cheegli non doueffè fare però cola molto m'ghor di quello»

chefaceuano allora quegli artefìci,che reneuano ilgrado de’ piu eccellenti.

Accettò Ferino di far quella proua : & chiamato di concordia M.Giouanni

da Fifa priore del conuento,gIi dimandarono licenzia del luogo per far tal*

opera, che in vero di grazia,e cortefemen te Io concedette loro: & coli preio

vna mifura del vano,cóIe altezze, e larghezze fi partirono.Fu dunque fatto

daPerino in vn cartone vn’Apoftoloin perlòna di S. Andrea,e finito diligen

tilsimamenteiOndeeragiaPcrinorifòiuto voler dipigncrlo: & haueafacto

farel’armadura per cominciarlo. Mainanzi a quello nella venuta fua mola
amici funi,che haueuano villo in Roma eccellencilsime opere fue, gli faauc

nano fatto allogare quell’opera afr eleo,ch’io difsi,accio lafciafie di se in fio

renza,qualche memoria di fua mano,chchaucflea moftrare la bellezza, &
lauiuacitàdciringegno,cheeglihaueua nella pittura accio che’ fuficco

gnofeiu to:&forfeda chi gouetnaua allora, mefio in opera in qualche lauo-

Tod'importanza.EranoinCamaldolidi Fiorenza allora huomini artefici,

che fi ragunauano a vna compagnia,nominata de Martiri, iquali haueuano

hauuto uoglia piu uoIie,di far dipignere una fitcciara,che era in quelia,dré-

trooi la ftoria di efsi Martir)>qu3ndo c’ sono condennati alla morte dinan-

zi a’due Impefadori Romani,chcdopolabatt3glia,& prefa loro, gli fanno

in quel bofeo crcK:ifiggere,e fofpcndcr a quegli alberi. La quale ftona fu mel

fa per le mani a Perino,& ancora che il luogo folle difeofte,A: i! prezzo pic-

colo: fu di tanto potere l’inuenzioncdella ftoria :& la facciata che era aliai

grande: che egli fi difposea feria: oltre cheegiine fu aliai confortato da

chi gli era amico}attcfo che quella operalo ‘metterebbe in aucIU conlìde»

razione,che meritaualafua uirtu fcai Cittadini,chenon lo coacft:euano,tc

fra gli artefici foci in Fioren7a,.douc non era conofciuto fe non per fama.

Deliberatoli dunque a lauorace,prelc quella curale fattone un disegno pie

colo,che fu tenuta coradiuina:& melio mano a fare un cartenegraode qui

IO iopcrajlo conduiic(aó fi partendo d intorno a quello^a un termine, che

tutte
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rKttele figure principali erano finite del tutto.Et coli l’Apofiolo fi ritnafeia

dietro,fenza fami altro.Hauciia Ferinodisegnatoqueftocartoncin fu! fo-

glio bianco,sfiimato,& tratteggiaco,larciandoilumidcllapropriacacta,&

condono nino con vna diligenza mirabile; nella quale erano: due Impera

dori nel tribunale,che sentenziano a la Croce tutti i prigioni, i quali erano

volti verfo il tribunale chi ginocchioni, chi nttOj&ahro chinato, tutti igna

di legati perdinetleuie.inactitudini vane,ftorcendo(i con atti di pietà, eco

nolcendo il tremar delle membra,per hauerfi a difgiugnerl’anima nella paif

fionc,&: tormento della crocihfsione. olire che vi era accennato in quelle te

fte,la confianzia della fede ne’ vecchi, il timore delia morte ne’giouani, in al

tri il dolere delle torture nello ftringerìi lelegaturejiItorfo.&lebtaccia-Ve

dcuafiappre{Ioilgonfiar’dc’mufco!i,&fino al fudorfreddo della morte, ac

connato in quel disegno.Apprellb fi vedeua ne’loldati che gli gtiidauano v-

nafierezza terribile, impiifirsima, & crudele ne! prefentargli al tribunale

per la featenza,& nel guidaigli a le croci. Haueuario indofio gli Imperado-

ri,& foldati>corazzeall’antica,& abbigliamen ti, molto ornali, &b!zarri,&

i calzari, lescarpe,le celareje targhe,& le altre armadure fatte con tutta qi*

la copia di beilifsimi ornamenti:Chc piu fi polla fare,& imitare,& aggiugne

re all’antico,disegnate con quell’amore,& a:tifizio,& fine, che può far tue.

tiglieftremi dell'arte Ilqua!ecarfonc,vi(ìofi porgli artefici,& per altri intif

dentiingegnijgiudicarcnonon hauer vifto pari bellezza, 6c bontà in dise-

gno,dopo quello di Michelagnolo Buonarroti, fatto in Fiorenza per la sala

del configlio.Laonde acqui fiato Ferino quella maggior fama, che egli piu

poteua acquiftare neirarte,menrre che egli andana finendo tal cartone, per

palìar rem po,fcce mettere in ordine, &: raacinarecolonaolio, per fare al Pi

lotooreficefuoamicifsimo un quadretto non moliograndefilqualecóduf-

feafineqiiafipiu di mezzo.dentrcuivnanofira Donna. Era già molti anni

flato domefticodi Ferino vnser Raftaellodi Sandro prete zoppo, cappelli-

no di san Lorenzoril quale portò sempre amore a gli artefici di disegnetco-

ftui dunque perruafe Ferino a tornar seco in compagnia,non hauendo egli

ne chi gli cucmafie,ne chi lo tenefle in casateflendo fiato il tempo, che ci c-

Ta fiato,hoggi con vn’amico,&: domani con vn’altro . La onde Ferino andò

alloggiare leco,e vi ficttemo'tcfectiroane.IntanioU.pefte cominciata aito

prtrfi in certi luoghi in Ftorenza.mefiea Ferino paura di non infcitai firptr-

il che deliberato partivfijvolle prima fodisfiirc a ser Raffaello canti di. ch’era

flato ficco a mangiare ; ma non volle mai ser Raffaello acconficntire di piglia

re nientetanzi d'fle.e’mi bafia vn tratto hauere vn ftraccio di carta di tua ma

ro Fenlcheviftoquefto Ferino tolfiecircaaquatcrobracciadi tela grolla,

&fatto!aappiccaread vn muro,che era fraduevlci della-fiua fialetta, vi fece

vn’iftoria contrafàtta di color di bronzoàn vn giorno,& in vna notte. Nella

quale tela,che seruiua per ispallicra,fcce l’hifioria di Mofe,quando pafia il

Mit Rodo -, & che Faraone fi fommerge in quello co’fiuoi C3ualli,& co’suci

can i. Do ue Ferino fece ateitudin i bellilsime di figurcjchi nuota armato , &
chi 'gnudo; altri abbracciandoli collo a caualli.bagnati le barbc,&i capei-

Ii,ntiotano,& gridano per la paura della morte, cercandoli piu chepoiìo-

no di fic-mpate.Da i altra parte del mare vi è Mole, Aron,& gii altri Hcbrci,

niaUhi,
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iri?rclil. 8cfemmine,che ringraziano iHdio.Etvn numero di vafi, eh egli fin

£c,chehabbinofpoglÌato!’Eg!ito,con belltfs!migarbi,& varie torme, &tc

mine con acconciature di tefta molto varic,laqualefinira,larciòper amorc-

uolezzaaser Raffàello;alqualefucara tanto^ quanto fe gli hauelTetaflacoii

priorato di San Lorenzo. La qual tela fu tenuta dipoi in pregio,&lodaca,6c

dopo la morte di serRafFaello,rimafe con le altre Tue robe, a Domenico di

Sandro Pizzicagniolojfuo fratello. Partendo dunqsedi Firenze Perino la«

feto in abbandono l’opera de’Maniri;deìla quale rincrebbe grandemente,

& certo reellafufleftata in altro luogo,che in Camaldoli, l’harebbeegli fi*

nita : maconlìderato che gli vffizjali della fanità haueuano prefo per gii ap-

pellaci lo llefiò conuento di Camaldoli, volle piu tofto faluarele, che lafciar

fama in Fiorenza ; badandoli hauer moftrato quanto e’valeua nel difegno.

Kimafeilcartone,&l’altrefuerobeaGiouannidi Goto orefice fuo amico,

che fi morì nella perte;& dopo lui peruenne nelle mani del Piloto, che lo té

re molti annifpiegatom cala fua,moftr2ndolo volentieri aogni perfooad'

ingegno.come cola rarifsima.ma non fo già douee’hcapicallc dopo lamsc

te del Piloto. Stetre fiiggiafco molti mefi dalla pelle Perino in piu luoghi nc

per quello fpefe mai il tempo indarno, checgli continouamen te non oisc-

gnal!e,& ftudiallc cofcdeirarte.& celiala la pefte lene tornò a Roma:& at-

tese a far cole piccole,lcquali io ncn narrerò altrimenti.Fu Tanno i^zj.crea

to PapaClcmentcIèttimo.che fu vn grandilsimo retrigeriò alTarte della pit

iura,& della fculrura; date da Adriano ledo,mentre che e’ville, tenute tau

to balìe,che non solo non fieraìauoratoper lui niente j
ma non fe ne dilet-

tando,anzi piu tofto hauédolcinodiojcra dato cagione, chenelTunoalir»

fencdiletta^e,o{pendelTe,o trartenefle nelìuno artefice, come fi èdetf^ al-

trevohe.PerilchePerinoallorafece rooJtecofe nella creazione del nuouo
Pótcfice.Deliberandofi poi di far capo deTarre in cambio di Raffaello da Vf
bino già morto,Giulio Romano,& Giouan Francefeo detto il Fattore, ac-

ciochefcompartifsino ilauoriagli altri lecondoTufaio di prima. Pelino,

che aueua Uuoiato vn’arme del Papa in frcfcojcol cartone di Giulio Roma
no fopra la porta de! Cardinal Celerino, fi portò tanto egregiaméte,- che du
bitarono non egli fufl'eantepoftoaloro

,
perche, anchora chcegii hauelst-

no nome di dilcepoli di Raffacllo,& d’hauere heredato le cofe rue;non haae

uanoinreramentcTarte>& Iagrazia,cheegli coi colori dauaalle lue figure

heredato. Prefono partito adunque Giulio,& Gio Francefeo d’inrrarrenerc

rerino:& coli l'anno santo del Giubileo i525.diedero la Caterina sorelladt

Gio.Francclco,a Ferino perdonna,acciCK:he ha loro fufie quella in tera ami
cizia,che tanto tempo haueuono conu‘2tta,ccnuertita in parentado. Laon-
de continouando J’opere,che faceua,non vi andò troppo tempo-, che per le

lodedareglinellaprimaoperafattain San Marcello tu deliberato dalprio-

redi quel conuento,& da certi capi della compagnia del Crocififlo, laquale

ci ha voa cappella fabbricata da gli huominifuot per raguuaruifi,chcella fi

douclTedipigneie.'&ccfi allogaronoa Perino quella opera,con rperanzadi

hauere qualche colà eccellente di fuo.Peiiiiofaicmn farei ponti, cominciò

Topcra.’&fece nella volta a mezza bctte,nelrat22ovn’iftoria qnaovio Dio

farro Adamo caua della cella fua Euafaadonna, ncila quale itotia,ii veci»

A-h;-.)
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Adamo ignudo bclIirsfmo,& artifizÌofo»che eppreflo dal sonnogtacc,tr.ea

trccheEuaviuifsimaaman giunte (Ileua in piedi, Scticeue la bcnedizzio-

nr dal Tuo fattore ; lafigura dei quale è fatta di afpetto ricchifsiraoj&grauc,

in ni aefta,diritta con molti panni attorno,che vanno girando con i lembi T

ignudo: E da vna banda a man ritiadueEuangeliftijdcquali fini tutto ilS.

Marco,& il San Giouanni,eccetto la tefta,& vn braccio ignudo. Feccui in

mezofraruno & raltto,duep’atiini,cheabracctano petornamcntovnca-

delliere,che veramente fon di carne viuifsimi, c fimilmente i Vangelifti mol

to beili, nelle tcilc,& ne’panni,& braccia, e tatto quel chelorfecc diluama

no. Laqualc opera mentre.chc egli fece,hebbe molti irapedm^cnti, &dima
lattic,& d’altri infortuni,chc accaggiono giornalmente a chi ci vme. Olita

che dicono,chc mancarono danari ancora a quelli della compagnia : & cal-

«ncnte andò in lungo quefta pratica,che l’anno 1 517.venne la rouinadi Ro
ma.che fa meda quella città a facco,& fpento molti artefici, e diftrutto,c por

uro via molteopere.Onde Pelino trouandofi in talfrangente, fichauendo

Donna , & vnaputtina , con laquale corfe in collo per Roma per camparla

di luogo in luogo,fu inul timo miferifsimamen te fatto prigione,doue fi con

dulfe a pagar taglia con tanta Tua difauuentura , chefu per dar la volta alcer

ucHo.Pailato le fune del Tacco erasbattuto talméte per la paura , cheegli ha

neua ancora,che le cole delTarce fi erano allontanate da lui; ma nientedime

no fece per alcuni foldati Spagnuoii tele a guazzo, & altre fantafi::& rimef

fofi in affetto,viueua come gli altri,poucramen te . Solo fra tantiil Bauiera,

che ceneua le Rampe di Raffaello, non haueua perfo molto: onde perl’ami-

cizÌ 3,ch’ egli haueua con perino,per intrattenerlo gli fècedifegnare vna par

te d’iftoric,quando gli Dei fi trasformano, per confeguirei fini de’loro amo

ri. Iqnali furono in tagliati in rame da Iacopo Caralgio eccellente intagliato

redi ftampe.Ecinuero in quelli difegni fi portò tanto bene,che riferuando

i diutorni,& la maniera di Parino 5 éc tratteggiando quegli con vn modo fa

cilifsiino; cercò ancora dar loro quelialeggiadria,& quella grazia,che hauc

uadatoPennoafuoidifegni. Mentrechelerouinedel Tacco haueuano di-

ftrutta Roma,& fatto partir di quella gli habiratori,& il rapa Hello, che li Ha

HainOruieto,noncffendouirima(limolti,&nonfi facédo faccenda di nef

fona forte: capitò a Roma Niccola V iniziano raro , & vnico maeftto di rica-

mijSecuitoredcIprencipe Doria5Ìlquale&: per l’amicizia vccchia,chchaue

uà con perino,&: per che egli ha sempre fauorito, e voluto benea gli huorai

ai dc?artc,pcrlaafe a Petino,apariitlì di quella milenaj&iDuiarfia Gcnoua:

jpmettcndogli, che egli farebbe opera con quel prencipe, che craamatore,c

fi dilettaua della pittura,che gli farebbe fare opere groife. Et mafsirnamcrue

che Tua eccelicza,g!i haueua molte uolte ragionato,che harebbe hauuto uo*

glia di far vn’appartamento di llanzc,conbellifsimi ornamenti. Nonbifo-

gnò molto perfuader perino,percheeffendo dal bisogno eppreflo , & dalla

voglia di vlcirdi Roma appalsionato.delibetò con Niccola partire. Et dato

otdincdiiafciarlaluadonna,&lahgUuolabeneaccompagnataa iuoiparé

ti in Roma,& allcttato il tutto fcneaiidò aGenoua. DoueatrÌuato,&per

mezzo di Niccola fattoli noto a quel prencipe,fu tantogratoa sua cccellcn

• X.1 la Tua venuta,quanto cofajchcm Tua vita, per itatteniinento hautilc rosi

hauuta.
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haUUta.Tattog!'ifIunqaeaccog1icQ2e,& carezze infinite, ffoppo roolti rag'o

camenu,& difcorfi,alla fine diedero ordmedi coniindarei} lauoro:& con-

chtufono doucrc fare vn palazzo ornatodi ftucchf,& di pitture a frefcOjao -

liOiSc d'ogni fortCjilquale.piu breuemente)Che Ìo potrò m’ingegnerò di de

fcriuere con le ftanze,& ic picturc,& ordmedi quello: lafciando ftare doue
cominciò prima aerino a làuorar accionon e5fondaildirequcft*opèra,.clìc

diturtclefueelamigHori. Dico adunque che aU’entrata del palazzo del

principe è vna porca di marmo, di componimentO;& ordine dorico, fatta (è

condo i difegni,& modelli di man di Ferino,con fueappartenenze di piedi -

ftaIli,bafe,furo,capitel!i,architraue,fregÌo,cornicione,é: frontifpizio, e con

aicunebellifsimefemmine afedere»che reggono vn’arme. La qualcòpera,

& lauotoincagliòdi quadro raaeftroGioiiannida Fiefole,& lefignré con-

dullèaperfezzioneSiluiofcukoredaFiefoje,fiero & vfuomacftró. Entran-

do dentro alla portaè fopra il ricetto vna volta piena di ftucchi coiftorie va -

rie,&grottefche,con Tuoi archetti,ne quali èden tro per ciafcuoocofearmi

gere, chi combatte appÌ€,chiacaualìo, & battaglie varie lauorate con v-

na diligenza, •& afte certo grandilHtna.^ Truoùanfilefeàìea man mdn=
ca,lequali non polTono hauereil piu bello,& fièco offl'jfmémo^igrotréfc-fei

EeairanTica,con varie ftorie,&'figurinepice-dle,raaft:-h'ére,ptìttP,an’'feiaHi-&

.alcrefantafie fatte con -quella !nuenzÌoRè,6£ giudizio', chefóletiand-èflerìe

cofeàie;chcin queftogenère veramente fipoflónòéhiàrriare di uirie.Salica

la fcala,figiugne in vnàbellifsima loggia,laqualehà rielle tefté,per ciafcuó'a

vna porta di pietra belIifsima,ropra le quali,ne’fron tirpizil-di-cia-fcunà, fono

•dipinte dne figure vn marchio,& vna-feramina,volte Tuna al contrario dell’

ahraperratcìtudine; rrioftrando voala vedala dinanzi,taì tra quella di die-

ta3.Euui la volta con GinquearchijIauoratadiftùCcofuperbamenter&cofi

•tramezzata dipit£ureconalcuni-oriati,deotròuiAoriefactécpn quella fom-
ina bellezza,che piu lì può fare,& Sfaccia te fori làuoratefinoin terra, den-

-troui moiri capitani a federeacrtìatk parte ntr-atli di naiuralej de paneima
ginati, fatti per tutti i capitani antichi,6e nrodernidicafa Dona; & di /òpra

loro,fonquefteiettered’orograndi,chediconb M.ipiiuìrì,mxi!nìDuces,opti

aafeccr<prffP.itrù. Nella prima faia,che rilpondein fu la loggia doues’en-

trapervnadclledueporteaman manca, nella-volta fono ornatnenti'di fiac

chi bellifsimitin fa gii fpigoIi,&’ nel mezzo è vna ftoriagrandedi'vri naufra

•giod^neain Mare,nel quale fono ignudi viui,dc morti, in diuerlè,& varie

actitudiniiohrevnbuon numero digalee^dc nauichiralue,&chifìtacafla'te

dalla tempefta del mare,fìon lenzabellilsimeconfiderazioni delie figurevi

ue,cbcfiadopranoadifendcrfi,scnzagli horribili alpetti, chemoftrarionel

Icccreil trauagiiodcll’onde^ il pericolo della vita,& tutte le palsioni,che da

iiolefòrtiinemarittime.Queftafuiaprima ftoria^&ilpiimoprincipio, che

Ferino cotn incialIepccilPrencipe:& dicefi,chenellafua-giiintain Gen'ooa

eragiacoroparfoinanzialui per dipignereaicunecc^Gìrolamo daTreui-

fijilqualedipigneua vna facdaEa,cheguardauaverfo.j] giardino, &mcntte,
che Ferino cominciò a fare il cartone della Itorìa, che di fopra s’è ragionato

dd naufragio,& raentreche egli a bell’agio andana trartenendoli, & vederi

do Genoaa,continouaua o poco,o allài al cactont^di maniera , chegia n’era
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finito gran partcin diuerfcfoggie,&difegnati qùegli ignudi,altri di chiaro,

e fcuro^altri di carbone, 5cdi lapis nerp;alai gt^inaritaitri tracceggian,eciisi

tprnatifolaraente.Mentrejdico.che Ferino ftauacofij^C non cominaauà,

tìirólamoda Trcuifimormoraua diIui,dicetido,ciiecartoni,e non cartone

iojio ho Parte fu la punta del pennello,.& fparlando piu volte in queftajofi»

mil maniera,peruenne a gli orecchi di Perinoiilquale prefonc sdegno. Tubi-

to fece conficcare nella volta.doue haueua andatela ftoria dipinta,iifiio car

tone,e leuato in molti luoghi le tauole del palco acciò fi potefie veder’ di fot

to,aperfc la sala. lidie fentendofi corPe tutta Genoua a vedecIo,& ftupiti del

gran diiegnodiPerino,lo celebrarono immorealmencc. Andounifraglial-

tri Girolamo da Triuifi,il quale vide quello,che egli mai non pensò vedere

di Petinotondefpauencato dalla bellezza fua,fi partì di Genoua,fenza chie-

der licenza al prendpc Doriajtornadofene in Bologna.doue egli habitaua.

Reftò adunque Ferino a feruive il pi encipe, efinì quella sala colorita in mu
ro a olio,che fu renura,& ècofà fingularifsima nella Tua bellezza; eflendo,

(comedifsi)in mezzo delia voIta,&dattorno,c fin Porto le lunette, lauoii di

ftucchi belliPsimi.NeUaltra salandone fieniraper la porta delia loggia a ma

ritta,fece medefimamen te nella volta pitturea PrePco, & lauoiò di ftucco in

vn’ordinequafifimiIe,quando Gioue fulmina igigantitdouefononioltii-

gnudi,raaggioridelnaturale,moItobegii.Similmentcincielo tutti gli Dei,

i quali nella tremenda horribilità de’tuoni,Panno atti vinaciPsimi, & molto

propri),Scendo legnature loro. Olcra che gli ftucchi fono lauorati con som-

ma diligenza:& il colorito in frefeo non può elTere piu bello} atteso che Peri

nonefumaeftroperfettoj&moltovalfeinquello. Feceui quattro camere,

nelle quali tutte levoIcePonolauoraredi fiacco in fresco ; & Pcompartiteai

dentro le piu bellefauoled’Quidio,che paionovere, nefi puoimaginarela

bellezza, fa copia,&il vario,& gran numero,che sono per quelle, di figuri-

ne,fogIiami,animaIi,& grottePche,fatte cori grande inuenzionc.Similmen

teda l’altra banda dell’altra salajfece altre quattro camere,guidate da lui: ÒC

fatte condurre dasuoi garzoni dando loro però i disegni cofi degli ftucchi,

come delle ftone,figure,& grottePcheicheinfinito numero,chi poco, & chi

aftaivi lauorarono-Come Lazio Romano,chevi fece mo.hcopercdi grotte-

fche,& di ftucchi:& molti Lombardi. Bafta che non vi è ftanza,chcnon bah

biafetto qualche coPa:& non fiapienadi fregiature, per fino lòtto le volte

di vari componimenti pienidi puttini,maPchcre bizarre,&animaìi:cheèv-

no flupore. Oltre che gli ftudioli,leanticamcre,ideftri,ognicofaèdipinto,

& fatto bello. Entrali dal palazzo al giardino,in vnamuraglia terragniola,

che in tu itele ftanze,& fin sotto le volte,ha fregiature molto ornate,& coli

le sale,& le camere,& le anticamere^fatte dalla medefima mano. Et in que-

ll’opera lauorò ancora il Pordenone,come diPsi nella sua vita.Et cofi Dome
nicoBeccafumiSanePerarifsimo pittore,chemofttònon cftere inferiore a

ne(Tunodegraltri:quantunquel'opere che fònoin Siena disua mano, fiano

le piu cccellentijche egli habbia fatto in fra tante Tue. Ma per tornareairopc

re,che fece Ferino doppo quelle che egli lauorò nel palazzo del prendpc } e-

glifece vn fregioin vna ftanzadi cala Giannettin Dona, dentroui femmine

bellifsirae,cper la città fece molti lauoriamolti gendlhuomÌni,in frefeo, &
coloriti
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fotorki *o!io,come vna tauola in San Francefco molto t)cIla,con Lcliifiimo

difcgno;& lìmitmcnicin vnachielà dimandata santa Maria de ConfoJazio

fle,ad vn genriihuomo di cafa Baciadonnc; nella qual tauola fece vna natiui

ta di Chrifto.opera lodatiisima,ma mefTa in luogo ofeuro talmente,che per

colpadclnon haucrbuonlumejnonfipuoconofcerlafua perfezzione; &
tanto piu che Ferino cercò di dipignerla con vna maniera olcura ; onde ha-

urebbebifogno di gran lume.Senzai difcgQÌ,che e’ fece de la maggior parte

della Eneidc,con le {lode di Didonc,chcfenefccepannid’Arazzi; & fimil-

mentc i begli ornamenti difegnati da lui nelle poppe delle Galee, in tagliati,

& condotti a perfezzione dal Carota, ScdalTalTo intagliatori di legname

Fiorentini ,5quali eccellentemente moilrarono,quanto eValefsino in queU
Tarte-Oltrc tutte quelle co{è,dico,fccc ancora vn numero grandifs. di drap-

peric,perle galee del Prencipe;&i maggiori ften dardi che fipocefsi&repcr

ornamento,& bellezza di quelle. Laonde fu,per le Tue buone qualità,tanta

amato daquel Prencipe,cbcle egli haueflc attefo a feruirIo,harebbe gràde-

mente conolciutala virtufiia.Mentre che eglilauorò in Genoua
,
gli venne

fentafiadi leuarla mogliedi Roma,8: coli comperò in Pifa vna cala, piacen

doli quella città j & quali penlàua inuecchiando, elegger quella perlua ha-
'

bifazione.Eflendo dunquem quel tempo operaio del Duomo di Pila M. aq
'

toniodi Vrbano,ilqualehaueuàdefideriograndifsimod’abbeIlir quel rem •

f

)io,haucUi latro tare vn principiod’ornamentidi marmò molto belli , per

e cappelle della Chie{à,leuando alcune vecchie,& goffe,che v’erano, & sen

sa propotzionc.lequalihaueua condotte di fua mano Sragio da Pietra San-

ta intagliatore di marmi molto pranco,&valence.Et coli dato principio,rO

petalo pesò di riempier dentro i detti ornamenti di tauolca oIio,& fuora (c

guitarea frefeo llorie,ep3rtimenri di ftucchi,&di mariodc’migliori, &piil

eccellenti maeHachc egli trouaflè,renza perdonare a fpefa,che ci fu (si pota

tainterueniretpercheeglihaueuagiadatoprincipio ailaragrcftia,&rhaue

ua fiuta nella nicchia principale dietro a falcar maggior, doue era finito già

l’ornamento di marmo ;& fatti molti quadri da Giouann’An tonfo Sogliani

pittore Fiorentinoril refto de’qualf infiemecon le tauoIe,8c cappelle,che ma
cauanorfu poisdoppo moiri anni fatto finire da M.Sebaftiano della Seta opc

rato di quel duomo.Vennein quello tempo in Pifa cornando daGencua Pc

sino: & vifto quello principio, permezzo di Batifladel Ceruellieca perfò-

na intendente ncll*arre,& maeflrodi iegnameiin profpettiue,&in nmelst

ingegnofifiimo: fu condotto airOperaio,& difeorfo infierae delle cofe del

l’opera del duomo , fu ricerco , che a vn primo ornamento den tro alla porta

ordinaria,chc s’en tr3,douefsi fàtui vna tauola.chegia era finito l’ornamen-

to.Et fopra quella vna ftoria,quando san Giorgio ammazzando il ferpenre

liberala figliuola di quel Re. Cefi fatto Perino vn difègno bcIlifsimo,chefa

ceua in frefeo vn’ordinc di putn,&d’aIrriornaniencìfral’vna cappella. Se I’

Bltra:& nicchie con profèti,& (Ione in piu maniererpiacque tal cofa all’Opc

raio.Eccofifetto il cartoned’vna di que!le;cominciò a colorir quella prima,

dirimpetto alla porta detra di (opra : &fini(ei putii,i quali fono molto bene

coodotri.Ec coll douena léguitacc intorno intorno -, che certoera ornamen
Io molto ricco,& molto bello:& farebbe riufeita tutta inficme vn’opera mol

Zz X
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tp hotiorata j tia-yenutagli vogliaci rirotnarea Gsi^uajdooeusauaiaptft.

lp,^pEaucheamorore,& altrimoi piaceri, a’cjpaìi cgl^minciinato^.certi

lempi.NelIa Tua partita diede vna tauoletiadipincaao|io,cli’eglihaueualàc

talorp^allemopachedisan Ma3eo,cheèdeDtfo nclmunifterofraloro. Ar-.

riuaio pòim Genoi?a,dimotò in.quelLa malti mefi , facendo perii Pren.cipc

altri lauori ancora.Difpiacque molto airOperatodi Pifa la partita fuaj nu-

rnolto piu il rimanere qae-iroperaimpecferta, onde non reftauadijcrìuerglt

og^igiorqpjche torna (le ; nc di domandarne la moglie d ello Perinojaqua.

]e,eg|ihaii€ua laftiata inPilài ma veduto: Analmente, cbeqiteÀaeracofà^

lùdghifsima,non rifpDndendojO tornado,allogò la tauQladi.quella cappel-

la a Giouann'ADtonio Sogliani^che la finbAciarnife al ruo,luQg-o-. Ritornato

non molto dopo Pcrinom Pifa,vedendo ropera.dcL Soglianq, li sdegnò, ne

volle a! trimentircguiravequejiOjche.haueùa cominciato, dicendo non vole

ré,che le Tue pitture seruifsino per fare ornamento ad altri maeftri. Laonde

£ rimase per lui imperfetta qneiropera,& Giouan Antonio la feguitò tanto

che egli vifeccqua.ttro tauole,Iequali parendo p,QÌa Sebaftiano delia Sera,

nuouo Operaio, tutte in vnamedeiìraamaniera, & piutpifto maco belledel

la*prima,ne aIIo^ò.aX)Qmenicp BcccaFumiSanere,dopoJaprQuadicerti qua

dri,C;heegIifècemtornoallaSagreftia,cheronmoIto be!li,vnatauol;t,cb’e-

gTi fece in Pifa. La qqale non sodisfacendoli, come i q uadri primi,ne fecero

.

faredue vltime,che vi manca^iano a Giorgio Vafaci Aretino, le quali furo-

no polle alle due porte accanto alle mura delle cantonate nellafacciatadina

zi della Chiefa.Delequaliinfieme con le altre moire opere grandi, &picco

le,sp^fe per Italia,& mora in piu Iuc^hi,n.on conuiene,ehe io parli altrame

tijmanelafcerò il giudizio libero a chile ha vedute,o vedrà. Dolse verameu

re qiieft’opeiaaPerino,haoendo già fatti i difegni, che erano per riufcireco

sa degna di da far nominar quel tempio oltreairanticbitifue, molto

.

maggiortnente,& dafàreimmqrtalePerino ancora. Eraa Ferino ntlsuo di

morare tanti anni in Genoua.ancora che egli ne caualle vtilità,& piacete,ve
,

notagli afa {lidio, ricordandoli di Roma nella felici ràdi. Leone, Et quan tua

que egli nella vita del Cardinale Ippolrtode’Medici, bauelle hauuco lettere

di seruirlo
j
& ffuffedilpo{lo a failojla morte diqueì Signore fircagione.,.^

che coll pretto fgli non urirapanialsi. Stando dunque le cofe in (jueÉoier-

mine,emoltisuoÌ3niiciprocuiandoil fuo ritorno :& egli infinitamétepia .

diloro;And3ronopiuiettereÌDVo!ta,&in vi timo vna mattinagli toccò il ca
:

priccio,&seDzafarmotco,partidiPifaj&aRcmalìcondulle, Douefetcoli

coirolccre al Reuerédifsimo Cardinale farnere,& poi aPapa Paolo: ftè mol

time{ÌTcbeeglinot>fèceniente:prima, perche era trattenuto d hoggi in do-

,

mane:&poi,perchegli venne malemvn braccio, di sorte che egli fpese pa-

recchi centinaiadi feudi,senza il disagio,inanzi che ne potelìcguarirerpetil •

che non hauendo.chi Io tratcenelTcjfu tentato per lapoca canta della corte,

partirli molte volte } pure il Molza,& molti altri suoi amici Io confortaua-

no.adhauerpacienza,con dirgli,choRoma non era piu quella; &chehota
.

cllavuo{e,chevnliaftracco,&infaftiditodalei, innanzi ch’ella l'elegg3,& .

accarezzi per suo.E tmafsimamertte chi seguita Torme di qualche bella vir-

tù. Comperò in quello tempo M-Pictro de Maisimiviia cappella alia Tri-^
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BÌtàidipinrà la voi ta,&: le lunette con otnamend di ftuccOj&ajfl la tauola a-

oliò, da Giulio Rotnano.&’daGio.Francefcoruocognaio.perche difidero--

fo quel gentilhuotno di farla tìnire,doucnellelunetteerano quattro iftotie

aft-efeo di Tanta Maria Maddalena;& nella tauola a olio,vn Chrifto^ che ap

parca MariaMaddaIenainfi>rmad"hortolanojfece far prima vo’ornamene

to dilegno dorato alia tauola, che n’haueuavn pouerodi ftuccoj e poi allo-

gò le facciate a Ferino, il quale fatto fare i pon ci,& laiurata,mi{e mano:e do-

po molti mefi a fine la condulTe.Feceui vno fpartimento di grottefche bizar

re,& belici parte di balTo rilieuo,& parte dipinte: &ricinfe due ftoriette

non moltog-randi con vn'ornamento di ftucefai molto variijin eialcuna fac-

ciata la Tua 5 nell’una era la probatica pifcinajcon quegli rattratti, & malati,

& Vangelo che viene a commouer Tacque: con le vedute di que’portici, che,

fcortonoinprofpcttiua benilsimo; &grandaraenti,&gThabitide’iàcerdo

.

lijfatti con vnagrazia molto pronta, anchorà che le figurenon fieno molto

grandi. N’eil'altta fece la relìirrefsionedi Lazero quatriduano, cheli m.ollra

nel fuo rihauer lavica molto ripieno dellapalidezza, 6c paura della nrorte.

Et intorno a elio (òno molti che lo rciolgono,& pure affai cheli marauiglia

no:& altri che ftiipifcono,senza chela lèona èadornad'alcuni tempietti che •

sfuggono nel loro allontanatfijlauorati con grandifsimo amore, & il fimile

fono tucre.Ie cofe dattorno di ftucco.Sonuiquattro ftoriettine ininori,due'p

facciaichemettonoin mezzoquellagrande j nellequali fonoin vnaquàdo
il Centurione dice a Chrifto,chc liberi con vna parola il figliuolo che muo-
re: nelTahra quando caccia i venditori del Pempioila trasfigurazione,&vn’

altra fimile.Feceui ne’rifalcide’pilafìrididentro, quattro figurein habìtodi

pcofctijchcfòno veranientenellaJor bellezzaquantoeghno pofsino efierc

dìbontà,&di proporzione ben fatti,&finiti:& è fimilmea te quell’opera co

ciotta fi diligentementejchc piu tofioalleco(èminiate,chedipinteper lafua

finezzafomiglia.Vedeuifi vna vaghezza di colorito molto viua: Se vna gran

pacienza vfata in condurla,moftrando quel vero amore,che fi debbe hauere

all arte. Et quefta opera dipinfe egli tu tra di fua man propria,ancor che gran

parte di quegli ftucchi faceffe condurreeo’suoi difegni aGuglielmo Milane

le fiato già feco a Genoua,& molto amatodalui,hauendogli già voluto da-

re lalua figliuola per donna. Hoggi coftui per reftaurar le anticaglie di casa

Farnefe,è fatto frate de! Piorobo,in!uogo.difraBafiian V iniziano .Non ta-

cerò,che in quefta cappella era in vna faccia vna bellifsima sepoltura di mar
mo:&fopra la calla vna femmina morta di marmo, ftata eccellentemente la

uorata dal Bologna scultoretedue putti ignudi dalle bandeinel voUp.dcJla»

qualfeminaerail ritraito,eTcffigied’unafamolìfsimacortigiana di Roma,
che lafuò quella memoria,laquale fu Icnara da que’frati,che iì faCeuano ferii

pulOjChe vna fi fatta femmina fùflequiui futa riposa con tanto honore.
Quefi’operacon molti disegnijcheegli fece, fu cagione,che il RcuererniiTsi-

mo CacomaleFacnefegli cominciafìe a dar;prouiiìoae,& seruirfèae in naol

tecofc.Fufàttoieuare per ordine di Papa Paolo vncamn:iÌno, .cli’wa nella ca

mera del fùoco;& metterlo in quella delia fcgnaturajdoueerano.iespaUiere

dilegno in ptofpettiua,fattcdimanodifraGiouanni intagliatore per Papa

Giulio; Oudeliauendontli’una, Si nelT ultra camera dipinto Raffaello da
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Vrbino.bifógnò rifare tutto il bafaméto alle ftoric della camera della fegtja.

tnra;chc è quella.douce dipinto il monte Parnafo: perii chefa dipinto daPe

tino vn’ordinc finto di marmo con termini V3rii,& feftoni. raafcherc. &al-

tri ornàmenti;& in certi vani,ftorie contrafatte di color di bronzo, che per

coie in frefeo fono belÌirsime.Nelle (lorie era,come di fopra trattando i Filo

fofi della filoiofiafi Teologi della Teologia; &ci poeti del medefimo, tutti i

fatti di coloro,che erano flati periti in quelle profefsioni.Et ancora,che egli

non le conduceflc tutte di fua mano,egli le ritoccaua in fecco di fotte
, olcra

il fare i cartoni del tuttofini ti,che poco meno fono, ches’ellc fufsino dì sui

mano.Et ciò fece egli,perche fendo infermo d’vn catarro, non poteua tanta

fatica. La onde vifto il Papa,che egli meritaua,& per l’età,eper ogni cofafen

dofi raccomandato,gli fece vna prouifione di ducati véticinque il mefe , che

gli durò infino alla morte.con quefto,che haueflc cura di feruirc il palazzo,

& cofi cafa Farnefe.Haueua feoperto già MichelagnoloBuonarruoti, nella

cappella del Papa,la facciata del giudizio.& vi mancauadifotcoa dipignere

il bafamentOjdoue fi haueua appiccare vna fpalliera d’arazzi, tefluta di (età,

& d’oro,cornei pannijche parano la cappella.Onde hauendo ordinato il Pa

pa,che fi mandafie a teflere in Fiandra,col confenfo di Michelagnolo , fece-

ro che Ferino cominaò vna tela dipin ta,della medefima grandezza,dentro

ni femmine,8c putti,& termini,che teneuono feftoni,molto viui , con bizar

rifiimefantafie. Laquale rimafcimperfeitain alcune ftanze di Beluedcre do

po la morte fua,opera certo degna di lui,& dell' ornamento di fi diuina pit-

tura.Dopo quello hauendo fatto finire di murare Anton daSangallo,inpa

lazzo de! papa, la fiala grande de’RC,dinanzi alla cappella di Sifto quarto, fece

retinone! cielo vno sparti mento grande d’otto facce, & croce, & ouati nel

rilieuo,& sfiondato di quella Ilche fatto la diedero aPerino, che la lauoralTc

di ftucco.e facefie quegli ornamen ti piu ricchi,& piu begli,che fi po teflefe-

re,ne!la difficultà di quell’arte.Cofi cominciò, &fece negli ottangoli,in cam

bio d’vna rofa,quattro putti tondi,di riIieuo,che puntano i piedi al mezzo,

& con le braccia girando,fanno vna rufia beliifsima.E t nel rcfto dello fiparti-

mento fono tutte Timprefic di cafa Farnere,& nel mezzo della volta , l’arme

del papa . Onde veramente fi può dire quefta opera, di ftucco, di bellezza,

& di finezza,& di difficultà haucr pafiato quantene fecero mai gli antichi,

e

i moderni,&degnaveramen te d’on capo della religione Chriftiana. Cofi fa

rono con disegno del medefimo le fineftre di vetro dal Paftotin da Siena,va

lente in quel meftiero,& fiotto fece fare Ferino lefacciatc
,

per fatui le ftoric

di fua manOjin ornamenti di ftucchi bcllifsimiiche furopoi seguitati da Da

niello Ririarelli da Volterra pittore. La qua!e,se la morte non gli hauclTe im

pediro quel buono animo,ch’haueua, harebbe fatto conofccre quanto i rao

derni hauefsino hauuto cuore non fiolo in paragonare con gli antichi i’opc'

relorojmaforficinpaflarledi gran lunga.Mentrechclo ftucco di quefta voi

ta fi faceua,& che egli penfiaua a’difegni delle ftorie,in san Pietro di Roma»

rouinandofi le mura vecchie di quella Chiefa,per rifar le nuouedcilafabri*

ca,peruennero i muratori a vna pariete doue era vna noftra donna , & altre

pi tture di man di Giottorilche veduto Perino,che era in compagnia di Meli

ler Niccolò Acciaiuoli dottor Fiorentino,& suo amicifsimoimolTo l’uno,

&

Taltro
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fai tro apictà<li quella pictura,non la lasciarono rouinarc,anzi fatto tagliare

attorno il muro,lafccero allacciare con fecr!,& traui,& collocarla (otto l’or

ganodisan Piero in vn luogo doue non era ne ahare,Decolaordinata.Etin

nanzi.chefufle rouiiiato il muro.che era intorno alla Madonna,Perino ri-

irafleOrsodeirAnguillarafcnatorRomanOjilqualecorouò in Campidoa
glio M.Fraucefco Petrarcajche era a piedi di detta Madonna. Intorno alla-

qualehauendofi a far certi ornamenti di ftucchi,edi pitturc,& infiemc met
teruila memoria di vn Niccolò Acciaiuoli.chegiafiifenator di Roma. Fece

ne petino i difegni,& vi melTc mano rubito,& aiutato da fuoi giouani, & da

Marcello Mantouano fuo creato,l’opera fu fatta con molta diligenza. Staua

nel medefimo san Pietro,iI Sacramcnto,per rifpetto della muraglia, molto

honorato. La onde fatti fopra la compagnia di quello fauomini deputati j or

dinoronojchefifaceflein mezzo la chiefa vecchia vna cappella,da Antonio

daSangallOjpartedifpogliedi colonnedi marmo antiche,&partc d’altri or

namenti,& di marmi, Se di bronzi,& di ftucchi,mettendo vn Tabernacolo

in mezzo di mano di Donatello,per piu ornamento ; onde vi fece Perino vn

fopra ciclo bcIlifsimo,mo!tcftorieminutedellefigure del teftamenco vec*

chio,tìguratiuedel sacramento. Fccefi ancora in mezzo a quella vnaftoria

vn po maggiore,den troui la cena di Chrifto con gli Apoftoìi , & fotto duci

profetijchemectonom mezzo il corpo di Chrifto.Fcce far anco il medefimo
alla chiefa di san Giufèppo vicino a Ripetta da que’ fuoi giouani la cappella

di quella chiefaj chefu poi ritocca,& finita da lui. ilqualefece fimilmentc fa

re vna cappella nella chiefa di san Bartolomeo inifola , con fuoi difegni : la-

qualemedefimamenteritoccòj&in san Saluatore del Lauro fecedipigncrc

ail’altar maggiore alcune ftorÌe,& nella volta alcunegrottefehe. Cofidi fu®

ri nellafacciatavna Annunzia ta,condotta da Girolamo sermoncta fuo crea

ro . Cofi adunque parte per non po tere,& parte perchegl’incrcfcieua, piace

doli piu il difegnare, cheil condur l’operei andana feguitando quel medefi*

moordjne,che già tenne Rafiàelloda Vrbino neirvltimo della fuavira.II-

quale quanto fiadannofo , & di biafìroo ne fanno fogno ì’opere de Chigi,&
quelle,che fon condotte daaltri;come ancora moftrano quelle che foce con

dune Perino . Oltrachc elle non hàno arrecato molto honore a Giulio Ro»
mano ancora quelle,chenon fono fatte di fua mano. Etancoi a,chefifaccia

piacere a’prencipfiper dar loro l’opere prefto j &c forfè benefizio a gli artefi-

ci,che vi lauorono : fefufsino i piu valenti del mondo,non hanno mai quel-

lo amore alle cofod’altn,ilchc altri vi ha da fo fteflo. Ne mai per ben difogna

tijchefiano i cartoni, fi imita appunio,&propriamen te,come fa la mano del

primo autore, llquale vedendo andare in rouina l’opera, difperandofi la la-

feia precipitare affatto; onde chechi hafetcd’honoredebbefat da fefolo.

Et quello Io poflo io dir per proua,chchauendo faticato con grande ftudio

nc’cartoni della Sala della canccllaria nel palazzo di san Giorgio di Rema,
chcpcrhauerfiafaiecon gran preftezzain cento di vi fi mede tanti pittori a

colotirla,chediuiarono talmenteda’concotnÌ,e bontà di quelii.chefeci prò

poGto,& cofi ho ofleruato,ched’aIlora in qua nefluoo ha meffo mano in fui

l’operc mie.Laonde chi vuol couferuare i nomi,& l’opere , ncfaccia meno :

& tutte di man fua,fc cvuol confeguire quell’intero honore^ che cerca ac-

qui Ha-
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quiilarevn bellirsimo fngegno. DicoadiinquechePerifldp«Fetafttecartf

commeflelijcra forzato méttere molte perfonein opera : & haueua’fete piu

di guadàgnojche di gloria,parendolihaucr gittato via, Scnonàuanzato nié

fc nellaruagioucncu. Et tantoiàftidiogUdauail veder venir giouani sù.che

fAcersino,chc cercaua metterlrfotto di fe,a ciò non gli haucfsino a impedire

j] luogo.Venendo poi l'anno i 54i^.Tiziano da Cador pittoc VinizianOjCcle

braiirsimo per far rirratti a Roma , & hauendo prima ritratto papa Paolo,

•quando sua santità andò a Bafsè:& non hauendo remunera/ionedi quello

ned’alcunialtcijchehaueua fatti al Cardinale Farn€le,8ca San ta Fiorq ciad

fi fu nccuuiohonoratifsimamente in Beiuedere:perchelcuatolìvnavocein

Corte,& poi per Roma,qualmente eglfdra venuto per fare iftonediruatna

-no nelk'saiade’Rè in palazzo,doue Pepino doueua farle egli, & vi fi lauora-

uadigiaiftucchi. Difpiacque molto queftavenutaaPerinos &{enedo!se

con molti amici fuoirnon perche credclle,'che ncll'iftoria Tiziano hauelTc a

paflarlo lauorando in frefcoima perchedefiderana trattenetfi con quell’ o-

perapacificamente,&hunoratamente fino alla morte. Et fé pur ne haueuaa

fare,farla feiiza concorrenza. Baftandoli pur troppo la volta, e la facciata del

la càppelladi Michelagnolo a paragone,quiui vicina
.
Quella fufpizione fii

cagione che mentre Tiziano ftèin Roma,egliÌosfiiggì sernpre:elemprellet

tedi màla voglia fino allapartita-sua.EllénrfoCaftellanodi CaftelSanr' A-

gnolo,Tiberio Crirpo,che fu poi fatto CardinaIe,comc perfona, chelìdilet

•taua delle nollre arci, fi nielTc in animo d’abbellire il Caftello: & in quello ri

fece logge,camere,& salcj'Sc apparamend bellifsimì,per poter riceuere mes

’gliafuasantità,quandaeila viandauaj&cofi fatte molte llanze, Scaltri or-

nanicntijcon ordme& difegni di Raf&eilò da Montelupo, & poiin vltimo

•di Antonio da Sangallo.Fcceui fardi ftucco Raffaello vnaloggia; Scegli vife

ce l’fiiigelo di marmo,figura di sei braccia,polla in ciraa al Caftello fu l’ul ti-

mo torrione,Se cofi fece dipigner detta loggia a Girolamo Sermoneta,ch‘è

quella che volta versoi prati,che finitajfu poi iirefto delle ftanzedate par-

te a Luzio Romano. Et in ultimo le sale,8c alcre camere importanti, fece Peri

no parte di sua mano,& parte fu fatto da àltri,c» suoi cartoni . Lasala èmcl

tovaga,Scbeila,Iauoratadiftacchi,6c tutta pienad’iftorie Romane,fatreda

fuoi giouaniiScalIai di mano di Macco da Siena difcepolo di Domenico Bec

cafumi,Sc in certe danze fono fregiature bellifsirae. VfauaPerino,quando

poteua hauère giouani valenti,seruirsene volentieri nell’opere file: non rc-

frando per quello egli di lauorare ogni cofa meccanica. Fece molte voltei

pennoni delle trombe, le bandiere del Caftello , Se quelle dell’ armata della

Religione. LauoròdrappeIloni,lòprauefte,porticrc, Se ogni minimacc^

dcH’arre. Cominciò alcune tele per far panni d’arazzi perii prencipeDoria.

E fece perii Reuerendifsimo Cardinal Farnefevnacappella,&cofivnofcdc

toioall’Eccelientifsima Madama Margherita d'Auftria. A santa Mariadel

Pianto fece fare vn’ornamento intorno alla MadonnajSC coli in piazza Giu

dea alla Madonna,purevn’alcro ornamento. Et molte alcreopcre.dellequa

li per ellec molte non farò al prefente altra memoriaihauendo egli mafsima

mente collumaro di pigliare a farogni lauoto,che gli veniuapcr le mani.La

qual fuacofifatranatura,peiche era conofautad.Tgi’Vffi2Ìalitii palazzo,«a
cagto
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PITTOR SAHESE.

Ulta di Domenico ‘]ìeccafu?m pittore ,
&"maeFiro

di etti SanefLj

Veli© ftcfTo,ehe per dono fb!o della natura fi vide in Giorto.et

in alcun’aftro di quc’pittori,de‘qnah hauemo infin qui ragio

naroifivjddevitimamenicin Domenico Beccafumt pittore

SaneÌè:pcrciocheguardandocglialcune pecore di suo padre

chiamato Pacio,&lauoratoredi Lorenzo Beccafuroicittadin

Sancfcifù veduto eserntarfi da per se,cefi fàncmno,comerra,indifègnudo

quando (òpra le pietre & quando in altro modo: perche auenne> che veda

tolovn giorno il detto Lorenzo diiègnare con vn baftoneapunrato. alcune

cofe sopra la rena d’un piccoifiumiccllo^là doueguardaua le sue beftiolej^

A aa X
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dijeie a1 pacare,{Jisfgnando seruirsenc per ragazzo,^Ìn vn medefimo tem-

po farlo imparare. ElTencio adunque quello pu to,chea!lhora era chiamato

MecherinOjda l’acio suo padre conceduto a Loienzoi fu condottoaSiena,

doue elio Lorenzo gii fece per vn pezzo spendere quel lempo^chegli auan-

zauada’seruigijdicafa.in bottega d’un pittore suo vicino di non molto va»

Iore.Tuttauiaquelk),che non sapeua egli,faceoa imparare a Mecherino da*

disegni.chehaueiia appreso di se dì pittori eccellenti de'quali fi seruiua ne

SUOI bifognjjCome vsa no di fare alcuni maeftri.che hanno poco peccato nel

disegno. In quefta maniera dunque esercì tandofi,nioftrò Mecherino sag-

gio di doutreriufeireottimopiteercinranco capitando in Siena Pieno Pc.

ruginojallorafamolo pitrore,dqBc-frCe,’cr'me'6-|deiro,due tauole, piacque

molto la sua maniera a Domenico;percTie rftefìofi a ftudiarl3,& a ritrarre ql

Ieiauo!e,nonandòmoito,cheeg!ipreseqocUarhat3Ìera. Doppo.cflendcfi

/coperta in Roma la cappella di MicheIaguolo.& roperediRadaello daVr

bino,Domenico, che non haueuamaggior’dinderiochcd'imparare, & co-

nofceua in Siena perder tempo,presa licenza da tvienzoBcccafiimi,dalqua

le fi acqutftò la famiglia,& il cafato de’ Bcccafumi , se n’andò a Roma ,
doue

acconciatofi cóvndipintore,cheIo teneuain caiaaUefpefeJauotòir.fifmc

con cflolui mokeopere 5 attendendo in quel mentt eaftiidiareleccfedi Mi

chelagnolo,di Raffaello,& degl’akii eccellenti riiaelhi, ck ic fiaritc,e pili aa

tichi d’opera marauigliofà.La onde non pafiò molto, che egli diiiennc fiero

nel difegnarejcopjofo ncirinuenzioni,& molto' vago coloritore, à-.cl quale

ipaziojchenon pafsò dueanni,non fece altra cofadegnadt memoria,che vs

na facciata in Borgo con vn’arme colorita di Papa Giulio Iccondo-In qi’cfio

tempo,ef!endoc6dottomSienajComefi diràafiio luogo, da vno degli Spa

nocchi mercante,GJOuan’Antonio ds Carauaggio pittore , & giouane afai

buon pratico molto adoperato da’ gentilhuomini di quella città (che fa

fempre amica,& fautrice di iiiTcfi virtuofi)e particolarmente m fare ritratti

di narurale.intefc ciò Domenico , il quale molto defideraua di tornare alla

patria Onde tornatofene a Siena,veduto die Giouann’Antonio haueua gra

fondamento nel difegno,ncì quale fapeua,che con fide l’eccellenza degl’ Ar

leficijfi mifecon ogniftudio,non gli badando quello, chehaueua fatto io

Rom3,a feguitarlojefercitandofi affai nella notomia,& nel fareignudi . lU

chegligiouò tantOjchcin poco tempo cominciò a edere in quella città no-

bilifsima,molto ftimato.Ne fu meno amato per la fua bontà,& coftumi,chc

per l’arte; perciochcdoneGiouan’Antonio era beftiale,licen 2iofo,& fama

fficojC chiamato j pche fempre praricaua,& viucua cong;iouineiti sbai bau,

il Soddoma,& per tale ben volentieri rifpcndeua ; era dall’ altro lato Dome
nico tutto coftumatp,& da bene,& viuendo chrifl:ianamente,& ftaua il piu

del tempo foiitaiio £ perche molte volte fono piu ftimatidagl’huominicet

tj,c.hc fono chiamaci buon ccmp£gni,&; foIlazeuoli,che i virtuofi, &: ccfttt-

anaci j i piti dc’giouani Sancii fcguitauano il SocidoraajCelebrandoIo phuo-

mo fingulare.llqual Soddoma,perche,come capricciofohaueuascir.pie la

casa.per sodisfare al popolaccio,papagallKbertuccie,afini nani, causili pic-

coli dcli’£.ba,vn coibo che parlaua,barbari da coirei pali), Òcalrrt hfattcco

fe, fi haueua acquiftàto vn nome frali volgo,dienoniidiCcua, le non delie
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fiicpmie.Hanendo dunque jlSocidotna colorito afirefco lafàcdata della ca

fadiM.AwoftinoSirdjiteceafua concorrenza Domenico in quel tempo
inedcfimo dalia colonna delia Poftietla vicina al duomoja facciata ti’una ca

fa de’Bor^hetì,neHa quale mife molto tìudio. Sotto il te.tto fece m vn fregio

di chiaro scuro alcuae'figurinc molto lodate.Et negli fpazij fra tre ordini di

fineftre di rreuertino,clìe ha quc{k>^alagio,fcce & dj color di brózo di chia

rofcurOjSc colorite molte figure di Dij antichi,& d’a!tri,chefaronopiuche

«gjoneuoh.sc bene fu piu iodataquella del Soddonia.& l’vna , & l’altra di

quefte facciate facondotta l’anno 1512., Dopo fece Domenico in san Bene*

dettoduogo de’Monact di monte 01iucto,fuor della porta a 'Tufi in vna ta-

Tiola.santa Carenna da Siena,che ri.ceueje ftimmatc fotto vn cafamen to.Vri

-sari3enedetto ritto da man deftr^&afiniftra vn san Hieronimo in habiro

di Cardinale.laquale taiiola per edere di colorito molto dolce, 5c haoer g; a

TÌlieuo>fu .Jc èancoramoicolodata.SimiImentenellapredena di qùeftata-

uola fécealcuneftoricttea tempera con fierezza,& viuacità incredibile, e co

tan tafeciliià di discgno,che non pollone haucr maggior grazia. Se non di-

meno paiono fatte lenza ,vna fatica al mondo Nelle quali ftoriettc è quando
alla medelìma ('anta Caterina l’Angelo mette in bocca parte dell’ Koftia coti

ferrata dal sacerdote. In vn’-ilciacquando-Gicfu Chriftolafpofaj&apprcf-

fo quando ella riccue l’habuo da san pomenico,con altre (Ione. Nella chie

fa di san Martino fece il medefimo.in vna tauola grande Chfifto nato, & a-

dorato dalla V eigine,da Giufeppo^cda’paftori; Se a fbmmo alla capanna vi\

fcalfo d’angelli bellifsimo. Nella qua]eopera,cheè molto lodata da gj’artetì-

ci. cominciò Domenicoafar conofeore a coloro, cheiniendeuano qualche

tò?a>Ghe l’operefuc erano fatte con altro fondamento, ch.e quelle del Sod-
doma. Dipmfe poi a frefeo nello spedale grande la Maclonna,che vifita sa-

ia Elifabei ta,m vna maniera molto vag3,& molto uaturàle.E nell a'chiefa di

•fanto Spirito fece in vna tauola la noftra. Donna col figliuolo in bracc!o,che

•(posa la detta santa Caterinada Siena } Se dagli lati san Bernardino , san Fra

cefcOjSan Girolamo,& santa Caterina vergine,&: martice.Et dinanzi,sopra

certescale,san Piero,&san.Paolo,ne’qualihnfeaicuni rinuerberi del coler

de’panni nel luftro delle scale di marmo moito artifiziofi La quale opera,

chefu fatta con molto giudÌ2Ìo,&:disegno,gfacqatftòmoItohonore,ri co-

me fecero ancora alcune figuiinefattenelia predella della taiiola rdoue san

Ciouanni bartezzaChriftoj vn Re,fagectar’in vn pozzo lamoglie,& fig.'iuo
•li di san Gifmondo; san Domenico fa ardere i libri dcgrheretici : Chrifto fa

prcsentat’a Santa Caterina da Siena due corone^vna di rofcjl’ai tra di (pine >

&saD Bernardino dasiena predicain sulla piazza di Siena avo popolo gran

ddsimo.Dopo.efiendoallogataa Domenico per lafama di quelle opere,vna

iauola,chedouea porli nel carmine,ne!ia quaichaueua a far vn san Mv he-

de.-chc veudeflc Lucifero.cgli andòjcom^capricciofo, penfando a vna nao*
ua ipucn2ione,per moftratc la virtu,& i bei concetti deir.ar.imo fuo . E cofi*

per figurar Lucifero co’suoi seguaci cacciati per la luperbia dal ciclo nd piu

profbncioa bailo.cominQQ yp j pioggia d’ign udì motto bcllajancoia.-.he p
ctìeruiù molto affaticato dcn:ro,eild'partÙcanziconfu{à,ch-. nò. Quella ta

I3oia,eilendociuiàùimpetrci.ca/fapui:{audopo la morte di OoinéniCo,nvÌ

U
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Ip fpcdate grande,salendo vna scala , che è vicina all'altare maggiore , doee

ancora fi vede con maraviiglia.per certi scorti d'ignudt bellifsimi.E nel Car.

minCjdoue dpnea quella elTer còllocata.ne fu polla vn’altra, nella qual’è fin

to nel piu alto vn Dio padre co mòfri angeli intorno fopra le nuuole,cóbcl

lifsima grazia: & n*?! mezzo della tauoia è l’Angelo Michele armaio»chcvo

landò moftrahauer pollo nel ceri tro della terra Lucifero»doucsonc mura-

g!ie,che ardono»anir! rouinati.& vn lago di fuoco,con Angeli in vaticani*

tudini,& anime nude,chejn diutrfiam nuotano,& fi cruciano in quclfuo

co. Il che tutto è fatto con tanta bella grazia,& maniera, che pare, che quell'

opera marauigliofa,in quelle tenebre scute fìa lumeggiata dà queifuocoioa

de è tenuta opera rara. E BaldafTari i Petcucci Sancfc.pittor ecc. non fi pote-

iia faziare di lodarla,& vn giotnò,chc io là vidi feco feopcrta, paflando p Sic

•Jia,nercfi:ai marauig’iato, fi co me feci ancora dicinqueftorieite, che sono

nella prcdella,fme a tempera,con bella,& giudiziofa maniera. Vn’altra ta-

vola fece Domenico alle Monache d’ogni Santi della medefimacittà,nei!a-

qual è d* fopra Chnfto in aria,che corona la vergine glorificata,& a baliosa

€regorio,sant’Antonio,santa Maria Maddalena, &S,Caterina vergine, &
martire Nella predella fimilmétefóno alcune figurine,fettea lempcianiol-

to belle. Ih cala del Signor Marcello Agoftini dipinfe Domenico a ftefeo nel

la volta duna camera,chehàtteìunetteper taccia, ficdueinciafcunatella,

con vn partimenio di hcgii,che rigirono intorno intorno, alcune opere bel

lirsjme.NelmezzodelIavo!rafailparnmentoHuequadri; nel primo delie

6 finge,che l’ornamenro tenga vn pano di fera, pare, che fi veggia telluio in

quello Scipione Africano tendere la giovane intatta ai fuo manto -, & nell’

altro Zeufi pittore celebratilsimo,che ritrae piu femmine ignude.per farne

lafuapitturajches’haueadaportenel tempio di Giunone. In vnadellelu»

necrcjin figli! ectedi mezzo braccio in circa,mabeiljfsime,sonoidue frateU

lì Romani.chc clTendonimici,per iopublico bene,& giouamentodella pa

triad iuengono amici.NeH’altrajchesegue èTorqiiato, che per oflètuarela

legge,douendo efler canati gli occhi al figliuolo,ne fa cauare vno a lui
,
& v-

noa se lnquel]a,chefegueèl3petizione . . . ilqua!c,dopocflec

gli fiate lette Icsuefceleratczzc fatte centra la patria, Spopolo Romane,:
fatto morire.In quella,cheèacàtoaquefta èilpopolo Romano, chedclibc

ra la spedizione di Scipione in Affrica. A latoaqfiaè in vn’altra lunetta vn

sacrifizio antico pieno di varie fi^^ure bellifsims,con vn tempio tirato in prò

fpeiiiua,chc ha riiieuoalTai.perche in quello ere Domenico veramente ecc,

maefico.Nell’olcima è Catone,che fi vccide,cllpndo lopragiimto da alcuni

cauallt.cheqiiiui fono dipinti benifsimi. Ne’vani fimilrocnte delle lunette

fono alcune piccole hiftoric molto ben finite.Onde la bon tà di queft opera

fu cagione che Domenico fu da chi allora gonernauaconofciuto per cwccll.

pit(orc,& mellb adipignere nel palazzo de’Signori la volta d vna lala, nella

quale vsò tutta quella dillgenza,fiudio,& fatica,che fi potè maggiore, pnio

fir jr la virtù fua, Scornare quel celebre luogo della fua patria^chcianioi ho

noraua. Quella sala, che è lunija due qaadri,& larga vuo, ha la fua voltano

aiuacite,miavfodifchito Onde pareodogli,chctofitornallcrDeglio, fece

Do.nenico )! parùmenco di pittura,con fregi , & cornici mede d oro tanto
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feene,ch<ftn2a altri ornamenti di ftacchi,o.daltro,è tanto bea condct’*,&:

con bella grazia.che pare veramente di liliruo. Iti ciafcunaduquedel’edue

tcftediqucftasalaè vngran quadro.con vna ftotia Se in osfeuna faccia nt

fono due,chc mettono in mezzo vn’ottangolo. Et cofi sono i quadri Tei, e gl’

ettangoiio’ue-, & in ciafcunodi efsivna ftoria. Nei canti de!lavolta,doueè

10 fpigolo è girato vn tondo,che piglia deiruna,& dtll’alna faccia per metà
&quefti,efiendo rotti dallo fpigolo della volta,fanno otto vani.Inciafcuno

de’quait Ione figure grandi,che fi edono,6gurate per hiiominifegn?.lati,ch'

hàno difesa la Republica,& olferuate le leggi. Il piano delia v cita nella mag
gioie ikezzaèdiuisoin tre parti, di maniera, che fa vn tondo nel mezzo so-

pra gli ottangoli a dirittura,& duequadri sopra i quadri delie facciate. In v-

no adunque degl’ottangoli èvna femmina con alcuni fanciulli aitorRO,che

ha vn cuoce in mano per l’amore,che fi deue alla patria. Nell’altro è vn’alcri

femmina,con altri rami putti.fatta per la Concordia de’cittadini . Etqueft»

mettonoin mezzo vna Iuftizia,chc è nei tondo,con la spada , &c bilancic in

niano,& quella feortaal difotto in fu tanto gagliardamente, che è vna mar»
uigha,pcrcheil djfegno,& il colorito,che ha a piedi cominciàofcuco,va ver

sojeginocchiapiuchiaroj&cofì và facendo à poco à
poco di manteca s'eiTo

11 corso, le spalle,& le braccia,che la tefta fi và compiendo in vn splcndot’ce

Ielle,che fa parere, che quella figura à poco à poco fc ne vada in fumo : onde
non è poGibile imaginare,non che vedetela piu bella figura di quefta, ne at

tra fatta con maggior giudizio,& arre,fra quàte ne furono maidipin te, che

scortafsmo al difotto in f-nquan toalle ftorie, nella prima della teda, entrati

do nel salotto à man finiftraè M.Lepido,& Fuiuio Fiacco ccn(ori,i quali el-

fendofra loro nimici fubito,che furono collcghi nel magiftrato della Cen-
furajà benefizio della patria,depofto l’odio particolare, riironoinqueU’vfli

ziOjCoroeamiciGimi.É queftì Domenico fece ginocchioni, che fiabbraccia

no con molte figure aitOfno,& con vn’ordinebellilsimodi cafaraenii, & té

pi; tirati in profpctiiua ra^o bene,& ingegnofaméte,che in loro fi vede quà-

to intendelìé Domenico la profpcttjua.Nell’alrra faccia feguem vn quadro

l’iftoriadi Pofturaio T iburzio Dittatore.irquale hauendo lafciato alla cura

dcirclIerciio,& in suo luogo vn fuo vnicofigliuolojcomidandogli, cheno
dooellc altro fare,che guardare gralloggiamcnri jlofcce morire, per edere

ftatodifubidienre.éc hauerc con,bdlaoccafione allaltaùgU inimici, ha-

«utonc vittoria. Nella qualellona fece Domenico Poftumio vecchio,&rafo

con laraan delira fopra le scuri.& con Iafiniftra,chemoflraairct!crcito!' fi

^liuolo m terra morto,in ifeorto molto ben fatto.E (otto quefta pu tur a,che

cbcllifsima,èvnainfcrizionemo!to bencaccomraodata. Nell o!tàgolo,che

segue in mezzo è Spurio CaGio,ilqu3!e il senatoRoinano,dubuaio,che ns

£ faccllc Re.Io fecedecapitarc,& rouinargU le cafc.Et in queftada tclla,chc

èà canto al carnefice & iIcotpo,theèin terrain ilcoiio, sono bcnifsimi,

NelÌ’aItroquadrocPublioMuzioTribuno,chefeceabbruciare lucci i l'uoi

collcghi tribuni,! quali aspirauano con Spurio alia tirannide della patria.ee

in quella il tuoC'Sche arde quc’».orpì,è beni:sirao facto , &C con mollo at tifi*

zio.Ncll altra tetta del salotto in vn’altro quadro è Cedro A tcniese, il qua-

le,bàucaig dccco 1 oiacolo,che la vittoria Ucebbe da qucUapacce^dci.- ii



)7« Terzaparte
k“ il Re sarebbe c?a gii inimici morto,tlepoftelevefti f«e^enttbfconofdnt«

fra gli nemici, e fi fece vccidcre j dando a’fuoijcon la propria morte U vitto»

ria. Domenico d'pinie coftui a federe,&ifuoi baroni a lui d’intorno, men-

tre lì rpoglia,apprenb a vn tempio tondo b'éllifsimo. E nel lontano della fio

ria fi vede quando egli è morto, col fdònontefòcro in vn’Epitaflìo.Voltan-

dofi poi all’altra facciata lunga diiimpetco a’due quadri,che mettono in me

zol’oitangolo', nellajprima ftona è Solerzie prendpe ilqualetececauareva

.occhio a fe,&vn al figiiuo!o,pernon.viclar le leggj,doue molti gliftannoin

torno pregando,cbe non voglia efir-re crudele centra di se, & del figliuolo.

Et nel lontano èli fno figli nolo.che fa violenza a vnagiouane,& so trovi è

il suo nomem vno epitaffio. Kell’ottangoIo,cbeèa cantoa quello quadroè

ìaftona di Mirco Manilio fatto precioitare dalCampidogiio-lafiguradd

Marco è vn gionane gettato daalcxmi bal!atoi,tartain vno feorto con la te

fra aH’ingiu tanto bene,che par viua,corneancopaiono alcune figure, eh; fo

no a ballò. Nell’altro quadro è Spurio MeIio,che fu dell’ ordine de caaalie*

ri,i!quale fu vceiloda Ser'uiho' tribuno- per hauerefofpettatoil popolo, che

fi facefle tiranno della parna.ll quale Seruilio fedendo con molti a torno,v-

po che nel mezzo moftra Spurio in terra morto,in vnàfigura fatta con moi

la arce.Ne’tondipoi.chefonone canroni-douefonoleoctofigure/onomol

ti huomini fiati ranisimi per haneredifela la patria.Nella parte priucipaleè

ilfamofii'simo Fabio M irsimoafedere,& armato Dall’altro lato è Speafip

po Ducade’Tegieti,i!quale,volendcg!i perfuader’vu’amico chefiJcugfledi

«anzi vn Tuo auueiTario,S: emulo, rilpofe non volere,dapariicoIacintcre{re

fptnto,prio3rela patria d un fi fatto cittadino.Nel tondo,cheènell’altrocan

to,che fegae,è da vna parte Celio pretore,che per haiiere rombattaro córra

jl configlio,& volere degl’Arufpici,ancor chevince{Ie.6t baiiefle lavittoiia

fu dal fenato punito:& a lato gli fi ede Trafibulo, che accompagnato da ah

Clini arnici vccìle valorofamen te trénta tiranni,per liberar la patria.H quelli

è vn vecchio ralb con i capegli bian(:hi,ilquale ha fbttoil fuo nome, fi come

hanno anco tutti gi’altri.Dairaltra parte helcantoraedifottoin vn tondo è

Genuzio Cippo pretore,aiq«a!e ellendofi pofto in teftà vn’veello prodigio-

famenre con Tali m forma di corrta,fu r?^pofto <iaìiforsCok>, che sarebbeRe

4«l!asua pa cria.Onde egli eleile,e{lendogiavecchio,d’andareinefilio pet

Donroggiogarla.£:tperciofece3coftui Domenico vtiò'vcelloincapo. Ap*

prefio a coftui fiede Caronda,i!qu ale elìendo totnafOdf villa. & in vn fubi*

to andato in fenato,fenza difamarfijconrra vna légge, che voleua, che folle

vccifo.chi encraffein senato con armc.vccifelefte'do, accortoli dell’errore.

Nell’ultimo tondo dall’altra parteè Damone,& Pitia, la fingolaramiazia

dr’quali èn.otifsinia,&ron loro è Dionlfio tiranno di Siciha Ecallatoaque

Ri fiede Bruco,che per zelo della patijacqridanno'a mortedoe fuoifigluio»

hjperchccercaiiandd' fartocnareallapà^riaì farquini. Queft opera acìOB

que veramente fingo!are,fecè conofceit à Saneiì la viftu,& valore di Dome
atcojilqualemolltòm tutte lefueazzióni arte. giudizio, &nngegnobeiiilsi

Afoi trandofid r prima votfa,ch^ ve’mic in Italia l’ Iroperaior Carlo V

.

cheandafie,-. Siena, per haucroedatoiurenzionea grarr-bafciadori diqu;b

ia Repub.fra i akre cofe,cht fi fecero magSA;fichc,& gratidif^e,per ricciic
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revnfigranJe Imperatore; fece Domenico vn caoallo di rondo rilieucài

braccia ottOftatto di carta poft3»& votodcncro.il peib del qual caualio era

retro da vn’Armadura di ferro,e fopracflo era la flacua di elio Impcrador’ac

matoairanrica con Io flocco in mano.E forco haueua trefigurcgrandi, co-

me vinte da iui,lcqaali anche fofteneuano parte del pelo , eflendo il caualio

in atto di laÌtare,& con legambe dinanzi altein aria; c Icdccce tre figure ra-

prefentauano ireprouincic ftareda eflb Impecador domate,& vince. Neila-

quale opera moftrò Domenico non in tenderli meno della sculcura,chc fi fa

CeflcdeiIapittura.A chcfiaggiugnc,cherutraqucft’operahaucua mefla so

pra vn caftel di legname alto quattro braccia,con vn’ordinc di ruote sotto,

Jc quali mcflc da huomini den tro,erano fatte catrunare : Et il difcgnodi Do
menico era,che quefto caualio nellen trata di fua maefìà,eflcndo fatto and»

re,come s’è detto,l’accompagnafle dalla porta infino al palazzo de’Signori ;

& poi fi fermalTein fui mezzo della piazza. Quello caualio, eflendo flato co

dorrò da Domcnicoafine.chenonglimancauafcnon efler meflo d’oro, fi

reftòa quel modojperchefuaMaeftà.per allora non andò altrimenti a Sie-

na,ma coronarafiin Bologna fi parti d’Italia,& l'opera rimale imperfetta.

Xla non di menofuconofliutala virtù,&ingegnodi Domenico, & molto

lodata da ognunorecce!Ienza,& grandezza di quella machina, la quale ftet

te néH’opera del Duomo da quefto tempoinfino achc tornando fua roaéflà

tUll’impre^ d’Airjcavittoriofa,pafsò a Mefsina,& di poi a Napoli,Roma, e

finalmenreaSiena,nel qual tempo fu ladetta opera di Domenico melfa in-

filila piazza del Duomo,con molta sua lode. SpargendofidunquclaÉma

della virtù di Domenico, il prencipe Doria,che era con la corte veduto, che

hebbe tutre l’opere,che in Siena erano disua mano, lo ricercò,clie andaflc a

lauorare a Genoua nel fuo palazzo,doue hauenano lauorato Ferino del Va-
ga>Giouau’AntoniodaPordcnone,& Girolamo daTreuilì. Ma non potè

Domenico prometter a quel Signore d’andate a seruirlo allora j ma fi bene

altra volta,per hauerc in quel tempo meflo mano a finir nel Duomo vnapac

tcdel pauimcnto di marmo,che già duccìo pittor Sanefe haueua con nuoua

maniera di lauorocominciaco.E pcrchcgia erano le figure, et ftorìein gran

parte difegnatein sul marmo,& incauari i dintorni con Io scarpello, cripic

ni di miftura nera,con ornamenti di marmi coloraci attorno,& parimente 1

campi delle figure,vidde con bel giudizio Domenico, che fi potea mcitoql

l’opera migliorare, pcrche.prcfi marmi bigi,accio facefsino nel mezzo dell’

cmbre, accoftace ai chiaro del marmo bianco ,& profilate con lo fcarpello ,

Trono che in quefto modo co! marmo bianco, et bigio fi poteuano fai e colè

di pietra à vlò di chiaro feuro perfettamente . Fattone dunque faggio gli riu

fei l’opera tanto benc,& per l’inuenzionc,e per lo disegno fondato,ci copia

di figuce,che egli a quefto modo diede principio al piu bello,& al piu gran*

de & magnifico pauimento,che mai fufle flato fatto, &c neconduflea poco
a poco mentre che vifle,vnagran parte . Din torno all’altare maggiore fece

tnafrcgiaioradt quadri, nella quale, per /eguire l’ordine delle ftorie, Hate

cominciate da Duccio.fccciftoric del Gcnefi,cioè Adamo,& Eoa, chesono
cacciati del paradifo,&)auorano la terra ; il sagrifiziod’Abel , Se quello di

Melchiscdcch E dinanzi all’altare è in vna ftoriagrande Abraam, che vuole

factificar.. ifaac- tc quefta ha intorno vna fregiatura di mezze figurejc quali

Bbb
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portammo varÌianÌraali,moftrano d’andare a fàcrifìcarc. Scendendogliscali

nijfitruoua vn’altroquadtogrande,cheaccompagnaquel di fopra.Nelqua

le Domenico fece Moifc,che riceue da dìo le leggi fopra il monte Sinai.E da

ballo è,quando trouato il popolojchc adoraua il Vitello dell’oro, lì adira,&
rompe le tauole,nelle quali era feri tia ella legge. A trauerlo della chiefa, di»

rimpetto al pergamo fotco quella lloria è va fregio di figure m gran nume*

rojilqualeècompoftocon tantagrazia,& disegno,che piu non fi può dire.

Et in quello è MOÌse,ilquale percotendo la pietra nel deferto, ne fa scaturire

l’acqua,& dà bere al popolo afletato , doue Domenico fece per lalunghezza

di tutto ilfreg’odiftefojl’acquadelfiume, della quale in diuerlì modi beeil

popolocon ranta,&viuez2a,&vaghezza ,chenoncquafi pofsibileiniagw

narfi le piu vaghe leggiadrie } & belle& graziole attitudini di figure,cheso-

no in quella lìoria-chi lì china a berem terra, chi s’inginocchia dinanzi al

fallo,che versa racqua,chi neattigne con vafi,& chi con tazze , & altri final

mente bee con mano. Visone oltre cio,aIcuni,che conducono animalia be-

re con molta letizia di quel popolo. MafraTaltre cofeviè marauigliofova

putto, il quale prefo vn Gagnolo per la tefta,& pel collo, lo tuffa col mufoncl

Ì’acqua,perche bea.E quello poi,hauendobeuuto,scrolla la iella tanto be-

ne,per non voler piu bere,che par viuo. Et in lèmma quella fregiatura è tan

tobeila,chepercofain quello genercjnon può cller fetta con pm artifizio,

atrefojche I’ombre,& gli sbattimenti che hanno quelle figure fono piu to-

fio marauigIiofi,che belli . Et ancora che tutta quell’opera,per la ftrauagan

za del lauoro fia bellifsima,quella parte è tenuta la migliore,^ piu bella.

Sotto la cupola è poivn partimento efegono,che è partito in fette éiagoni, e

fei rombi: De’quali efegoni ne finì quattro Domcnico,innanzi che rnorif-

ie,fecendoui dentro le llorie,&sagrifizii d’Elia,& rutto con molto fuo com

inodo,perche quell’opera fulo ftudio,&il paflatépo di Domenico, ne mai

la difraelfe del tutto,per altri fiioi lauori. Mentre dunque,chelauorauaqua

do in quella,& quando aliroue, fece in sanFrancefeo a mau ritta, entrando

in chiefa vna tauolagrandeaoIio,deniroui Chrillo. chefeende gloriofoal

Limbo a trarne i fenti padri,doue fra molti nudi è vna Eua bellifsima ; & vn

ladronesche èdieiro a Chrillo,con là croce èfigura molto ben condotta. 6c

la grotta del limbo,& i demonii,e fuochi di quel luogo fono bizarri affatto.

E perche haueua Domenico oppenione,chc le colè colorite a temperali ma

tenefsino mcgho,che quelle colorite a oIio,diccndo,chegli pareua,che piu

fu fiero inuecchiate le cole di Luca da Cortona, de’ Pollaiuoii , & de gli altri

niaeftri,che in quel tempo lauorarono a olio,che quelle di fra Giouanni, di

fra Filippo,di Benozzo,& degli al tri,che colorironoa tempera inanzi a que

Ili
:
per quello,dico , fi rifoluè, hauendo a fare vna tauola per la compagnia

di san Bernardino,in falla piazza di san Francelco,di feria a tempera ;& ce-

fi la condufle eccellen temen te,facendoui dentro la nollra nonna con molti

iànti.Neila predella,laquale fece fimilmente a tempera , & èbellifsima
,
fece

san Francefco,che riceue le flimmatej& sant* Antonio da Padoua , che per

conuerrire alcuni hereticifail miracolo dell’Afino,che s’inchina alla sacra-

ti/sima hollia; & san Bernardino da Siena,che predica al popolo della sua

città in filila piazza de’Signori. Fece fimilmente nelle feccic di quefta compì

gnia
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gtiiacJtie ftoticin frcfcodcllajnoftra Donna, a concorrenza d’ialcune altre,

chenelmedefimoluogohaueafatteifSoddoma. Invnafecela vifitazionc

(iijS.Elibe:ta,& neil’alcra il tranfito della Madona, con gl'ApoftoIi interno.

I,’una,& l’altra delle quali è molto lodata.Finalmenre dopo edere fta'to mol
toafpettato a Genoua dal prencipe Doria,vi fi condulTe Doraenico,ma con

gran fetica,come queIIo,che era auezzo a vna sua vita ripolata,& fi conten-

tauadiqucl canto,cheilsuobifi)gnochiedeuasenzapiuioltte che non era

molto auezzo a far viaggi ;
perciochc hauendofi murata vna cafetta in Siena

Se hauendo fiior della porta a Comollia vn miglio,vna Tua vigna,la quale p
fao padatempo facea fare a Tua mano,& vi andana IpelTo , non fi era già vn
pezzo molto dilcoftato da Siena.Arriuato dunque aGenoua, vi fece vna fio

ria a canto aquella del Pordenone,nelIa qualefi portò molto bene, ma non
però di maniera,che ella fi polla fra lefue cole migliori annouerare. Ma per

che non gli piaceuano i modi della corte ,& era auezzo a viuer libero , non
ftetteinqueiluogo molto concento,anzipareuain vncerto modo fiordi-

to.perche venuto a finediqueH’opera,chiese licenza al Prencipe, & fi parti

per tornarsenea cafa. & padando da Pifa,per vedere quella città, dato nelle

mani a Batifta del Ceruelliera,gli furono moftrace tuttele cofe piu notabi-

li della città,& particularmentcle tauoledel Sogliano,& i quadri,chésono
nella nicchia del Duomo dietro all’altare maggiore. In tanto Sebaftiano del

la seta Operaio del cuomo, hauédo intefo dai Ceruelliera le qualità, Se vir-

tù di Domenicojdifiderola di finire qucll’opa.ftata tenuta in lungo da Gio.

Antonio Sogiiani, allogò due quadri della detta nicchia aDomenico,ac-
cio gli lauotade a Siena,& di là gli mandade fatti a Pifa j Se coli fu fatto . In

vno è Moife,che trouaco il popolo hauere sacrificato al vitel d’oro,tompele

tauoIe.Et in quefio fece Domenico alcuni nudi,che sono figure belJifsirac;

& neiraliroèlo ftedo Moife,&la .terra,chefiapre,&inghiotrirce vna parte

del popolo.& in quefio anco fono alcuni ignudi morti da certi lampi di fuo

co,chesono mirabili. Quefti quadri condotti a Pifa,fùrono cagione,che Do
rocnico fecein quattro quadri,dinanzi a quefta nicchia,cioè due per banda,

j quattro Euangelifti,che furono quattro figure molto belle.Onde Sebaftia

no della seta,che vedeua d’eder feruito prcfto,& bene, fece fare dopo que-

fti a Domenico la tauola d’unadellc cappelle del duomo, hauendone infino

allora fatte quattro il Sogliano.Fermatofi duque Domenico in Pifa, fece nel

la detta tauola lanofìra Donna in aria col putto in collo fopracei te nuuoìc

rette da alcuni putti j Se da bado molti santi,& fante adai bene condortiima

non però con quella pcrfezzione,cbefurono i fopradetii quadri.Ma egli fra

sadofidi ciò con molti amici,e panicolarmente vna volta có Giorgio V afari

diceu3,che come era fuori dcH’aria di Sicna,& di cercesue commodità, non
gli parcua laper frr alcuna cofa. Tornatofene dunqueà cafa con propofito

di non volersene piu,per andar’a lauorar altroue,partire; fece in vna tauo-

la àolio, per le Monache di s.Paolo,vicineàs.Marco,Ianatiuitàdi noftraD,

con alcune balie,& s.Anna in vn letio,che frorra,finto denteo à vna porta 1

Vna donna in vno scuro,che afeiugando panni non ha altro lume, che quel

lo,chc le fa Io splendor del fiioco.Nella predella,che è vaghifrima , fono tre

ftoric a tempera, eda Vergine presentata al tempio ; Io spofalizioj Se l’adora

Bbb X
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xione de’Magi.NelIa Mercanzia tribunale m quella città,hanno gl’ Variali

vnat3Uo!etta,}a quale dicono tu fatta da Domenico,quadòera giouane,chc

€ beìlifsiraa. Dentro vi è vn san Paolo in mezzo,che ficde,& dagli-kii,la fua

conucrfione in vno di figure piccole,& nell altro quando fu decapitato . Fi-

nalmente Ri data a dipignere a Domenico la nicchia grande del l5uomo,ch’

è in tefta dietro all’altare maggiore. Nella qiu le egli primieramente fece tur

10 di fua mano rornamen to di ftucco con fogliami,& figure: & due vittori:

neVanidelfemicircolo.'ilqualeornamento fu in vero opera ncchiisima, &
bella. Nel mezzo poi fece di pittura a frefeo 1 afeenderediChriftoin cielo.

E dalla cornice in giu fece tre qaadri,diiufi da colonne di riìieuo , & dipinte

in profpettiua.ln quel di mc2zo,che ha vn’arco sopra in profpcttiua è la no

ftra DonnajSan Piero,& san Giouanni ; & dalle bande ne’due vani dieci A-

poftolijcinque per banda in varie atti tudini.cheguardano Chrifto afeende

re in cielo,& fopra ciafcuno de’due quadri degl’ Apoftoli è vn' Angelo in ia

fcortOjfatri per que’due,che dopo l'afcenfione, d:llono , che gli era falito in

Cielo.Queft’opera certo è mirabilc,nia piu farebbe ancorale Domenico ha

uetfedaco bell’aria alle tede, là douc hanovna cerca aria non molto piaceuo

le.percioche pare,che in vecchiezza e’piglialTe vn aciaccia di volti Ipaucnta-

ta,& non molto vaga.Queft’opera,dico, le hauefle hauuto bellezza nelle te-

tte farebbe tanto beTla,che non fi potrebbe veder meglio. Nella qual aria del

le tefte preualfe il Soddotna a Domenico al giudizio de’Sanefi: percioche il

Soddomalcfaceùa molto piu belle, fe bene quelle di Domenico haueiiana

piu difegno,& piu torza.E nel vero la maniera delle tefte in qucftè noftriar

11 importa affai;& il farle,chehabbiano bell aria, & buona grazia ha molti

maeftri fcampati dal biafimo,che harebbono hauuto per lo reftante dell'o-

pera. Fu quefta di pittura l’ultima opera,che faceflc Domenico, ilquale in vi

timo entrato in capriccio di fare di rilieuo,cominciò a dareoperaal fondere

de’bronzi,& tanto adoperò,che condufIè,ma con eftrema fatica, a Tei colon

ne del Duom©,le piu vicine all’Altar maggiore, sci Angeli di bronzo tondi,

poco minori del vÌuo,iqnali tengono per pofamento d’un candeliere, che

tiene vn lume,alcune tazze,o vero bacinette,& fono molto belli.R negl'ulti

mi fi portò di maniera,che nefu fòmmamente lodatoj perchecrcfciutogli l’

animo diede principio a farei dodici A poftoh,per mettergli alle colonncdi

lòtto,doue ne fono bora alcuni di marmo vecchi,& di catriua maniera } ma
non segui tò,perche non vide poi moIto.E perche era queft’huomocapric-

ciofifsimo,&gliriufciuaognicofa,intagliòdafeftampedilegno,perfàrcar

le di chiaro fcuro,& fe ne veggiono Riori due Apoftoli fetti cccellentCHicn

le
;
vno de’qnali n’hauemo nel noftro libro de’difegni, con alcune carte di

fua raano,difegnatediuinamcnte. Intagliò fimilmente col bulino ftampe

di rame ; & ftampè con acquafòrte alcune ftoriettc molto capricdofejd’Àl

chimia,doué Gioue,&gl’altri Dei volendo congelare Mercurio,lo mettono

in vn correggiuolo legatOj& facendogli fuoco attorno V u!cano,&Plutone

quando penfarono,chedouelTe fermarfi,Mercurio volò via,& fe n’andòm
fumo.FcceDomenicojoltreallefópradetre,molteaIcre opere di non molta

importan2a,comc-quadti di noftre Donne,& altre cofe limili da camera, co

me vnanoftra Donna^chcèincafailcaualier Donati j &vn quadro atcra*

pera.
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^t4,<^cde Giooc G conuetw in pioggia d’oro,& pioucin grembo a Danae.

FieroCatanetnmiimentehadimaDodelmecienmo in vn tondo a oliovna

Vergine beiliftima. Dipinfeanche per la fraternità di s. Luaa vna bcilifsi-

ma bara i & parimente vn’altra per quella di santo Antonio . Nc fi maraui-

gli niuno,che io fàccia niézionc di fi fatte opere: pcrciochefono veramente

belle a marauiglia,comesà chiunque l’ha vedute, finalmente peruenuto

airctàdifeflantacinqueannijS’affrettòil fine della vita coU’afFaticarfi tutto

fo!o il giorno,& la no tte,intorno a’getti di metaUo,& a rinettar da fe, senza

volercaiuto ninno. Morì dunque adì i8. di Maggio 1 549. EdaGiuliano

orefice luo amicifsiraOjfù fatto fepclliic nel Duomo,douc hauea cantc,e fi ra

le opere lauorato. £ fri portato alla fepoltura da tutti gli artefici della Tua eie

tà,laquaie allora conobbe il grandifsimo danno, che riceueua nella perdita

diDomenico,& hoggiloconofcepiu,chemai,ammirandoi’opere fne» Fa
Domenico perronacoftumata.& da bene,temente Dioj&ftudiofo della Tua

arte,ma folitario oltre modo.Onde meritò da’luoi Sanefi, che fempre han-

no con molta loro lode attefo a belli ftudi,& alle poefie, edere eoa verfi, Sc

volgari, Se latini honoratamence celebrato.

Vita di Giouanrijìntomo Lappali Pittore^

Aretino.

A DB voIreauiene,ched’un ceppo vecchio no germogli

alcun rampollo buono,ilquale col tempo,crefeendo noia

rinuoui,& colle fue fiondi riuefta quel luogo fpogliato,

& fàccia co ifrutti conofeete àchi gli gofta, tl raedefimo

faporcjchegia fi Tenti del primo albero. E che ciò (laverò

fidimoftranella prefentevitadiGiouan’AnronioJlqua-

Jemorendo Matteo Tuo padre, chefu l’ ultimo de’ pittori

delfuo tempo. aliai lodato,rimafc con buoneentratcalgoucrno della ma-
dre & cefi fi ftetteinfino a dodici anni. Al qual lerminedellafuaetà perue

nuto Giouan Antonio,non fi curando di pigliare altro eferciziojche la pit-

tura } modo,oltre aìl’al tre cagioni,dal volere feguire le veftigie,& l’arte del

padrcjlparò fotte Domenico Pecori pittore Aretino,che fu il Tuo primo mie
ftro,i! quale era ftatoinfiemecon Matteo Tuo padre difcepolo di Clemente,

i primi pnneipii del difegno. Dopo,cfIendo fiato con coftui alcun tempo,Si

defidcrando far’miglior fruito,che non faccua (òtto la dilciplina diquel mac
ftrOjSc in quel luogo,doue non polena anco da per se irapavare,anchor che

hauefiel’incUnazionedella natura jfècepenfiero di volcre,che la ftanzi faa

fufleFiorcnza.Alqualcfuoproponimencoagg;aaco(ì,cherimare folo per

latnortcdella madre,fu aliai fruoreuole la fortuna; perche maritata vna (b

tclla,che haueua di piccola età a Lionardo Ricoucn ricco. Se de’ primi citta

dini,ch’alloca fufle in Arezzo,fe n'andò a Fiorenza. Doue fra l’operc di mol*

d,che vidde,gli piacque piu,che quella di tutti gli altri,che haueuano in ql-
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ia città operato nella pittura,la maniera d’Andrca del Sarto,& di Iacopo da

Pun termo
^
perche rifoluendofi d’andare a ilare con vno di quelli due, fi ila

ua forpefo a quale di loro douefle appigliatfi,quando icoptetìdofi la Fcde,&

la Carità fatta dal Pontoimo fopta tl portico della Nunziata di Fircnze,deli

bcrò del tutto d’andare a ftar con efTo Pun tornio
,
parendogli , che lacoftui

maniera fufic tanto bella,che fi potefle fperarcjche egli allora giouane, ha-

«efle a pallare inanzi a tutti i pittori giouani della (ua età, come fu in quel tc

po ferma credenza d'ognuno. Il Lappoli adunquc,ancor che foCTe potuto an

dare a ftar con Andrea,per le dette cagioni fi mifecolPuntormo; Apprefio

alquale continuamente difegnando, era daduefproni, per la concorrenza

cacciato alla fetica terribilmente, l’uno fi era Giouan Mariadal borgo aSan*

fepolcro,che folto il medefimo artendeua al difegno , & alla pittura j & il-

quale,configIiandolo Tempre al Tuo bene,fu cagione che mutafie maniera,

e

pigliafle quella buona del Pun tornio. L’altro(Ò<: quelli lo ftimolaua piu fcr-

te)era il vedere,che Agnolo chiamato il Bronzino, era molto tirato innanzi

da l3Copo,per vna certa amoreuole fommefsione,bontà,& diligen tefatica,

che haueua ncirimitarele cofe del maeftro ; senza che difegnaua benifsimo

& fiporcauane’colori dì maniera,chediede fperanzadi douerea quell’ ec-

cellenza,&perfezzioneuenire,che in lui fi è veduta,& vedene’tépinoftri.

Giouan’Antonio dunque difideroso d’imparare,Sospinto dalle fudetteca-

gioni durò moki mefi a far diiegni,& fi tratti dell’opere di Iacopo putormo

tanto ben condotti,& beg!i,&buoni,cheseegÌi hauefiefeguitato, &per la

natura,cbe I’aiucaua,per la voglia del venire eccellen te,& per la concorren-

za,& buona maniera del maeftro fi farebbe fatto cccellentilsimo.E ne poOb

no far fede alcuni difegnidimatitarofiajchedifuamano fi veggiononclno

ftro libro.Ma i piaceri,come fpefto fi vede auuenire, fono ne’ giouani le piu

voice nimici della vircu,& fanno che l’intelletto fi difuia : & però bifogner

rebbea chi attende agli ftudi di qual fi voglia fcienza,facuhà, & arte non ha

uere altre pratiche,chedi coloro,che sono della profersione,& buoni, & co

ftumati.Giouan’Antoniodunqae,eflendofimefloaftare,perefleregouerna

toin cafad’un Ser Raffaello di Sandro zoppo.cappellanoin san Lorenzo,al

quale daua vn tanto ranno>difmeflc in gran parte lo ftudio della pittura
: p-

cioche,e(Iendo quefto prete galant’hiiomo,& dilectandofidi pittura.dimu

{ìca,& d’altri trattenimenti,praticauano nellesueftanze,chehaueuain san

Lorenzo moke persone virtuofe j & fragl’altri M. Antonio da iucca muli-

co,écsonator diliuto eccellentifsimojcheallora era giouinettoj dal quale

imparò Giouan’Anionio a sonar di liuto.e se bene nel medefimo luogo pra

ticauaancoil Roftbpittore,&alcuniakri della profefsione, fiattenne piu

tofto il Lappoli a graltd,che a quelli dcU’arte,da’quali harebbe potuto mol

toÌmparare,&in vn medefimo tempo trattcnerfi. per quelli impedimenti

adunque fi raffreddò in gran parte la voglia,che haueua moftratod’haucfc

della pittura in Gio uan’An conio j ma tuttauia eftendo amico di Pier Fran*

cefeo di Iacopo di Sandro,ilquale era difcepolo d’Andrea del Sarto,andana

alcunavolta a difegnare seco nello Scalzo.& pi tture,& ignudi di naturale.

E non andò moico,che datoli a colorire conditile de’quadri di Iacopo>e poi

da se alcune nollrc Donne,& ritratti di naturale,fraiqualifu quello di det-

to
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foM. Antonio da Lucca,& quello di scr Raflàello,chesono molto buoni.

EOendo poi l’anno 1 515.13 pelle in Roma,fene venne Perino del Vaga a Fio

renza>& cominciò a tornarli anch’egli con ser Raffaello del zoppo
.
perche

taucndo fetta feco Giouan’Antonio Uretra amicizia, hauendo conofciutala

virtù di Ferino } fegli rideftò nell’animo il penfiero di volere.lafciandoltut-

ti gl’altri piaccrhattenderealla pittura,& celiatala pelle andare con Perino

a Roma.Ma non gli venne fetto:perche venuta la pelle in Fiorenza, quando
appunto hauea finito Perino la lloria di chiaro feuro della lommerfione di

Faraone nel mar roflo,di color di bronzo,per ser Raifaello,alquale fu sem-

pre prefente il Lappoli: furono forzati l’uno,& l'altro per non vi lafciare la

vjta,partitfidi Fiicnze.Onde tornato Giouan’Antonio in Arezzo (ìmilc,j>

pallar tempoaferein vna lloria in telala morte d’Orfeo, flato vccilbdalle

Baccanti : fi milè,dico,a fere quella floria in color di bronzo di chiaro feuro

nella maniera,che hanea veduto fare a perino la fopradetta. La quale opera

finita gli fu iodata aliai.Dopo fi mife a finire vna tauola,che Domenico Peco

rigia fuo maeftto,haueua cominciata per IcMonachedisanta Margherita.

Nella quale tauola,che c hoggi dentro al Monafterio fece vna Nunziata. Et

due cartoni fece per dueritratti di naturale dal mezzo in su,bellirsimi. Vno
fii Lorenzo d’Antonio di Giorgio, allora fcolare,&giouane bellifsimo:& l*

altro fu ser Piero Guazzelì,cbefu perfonadibuon tempo. Celiata finalmen

le alquanto la pelle; Cipriano d’Anghianihnomp ricco in Arezzo,hauen-

do fetta murare di que’gicrni nella Badia di santa Fiore in Arezzo vna cap-

pella con ornaraenri,& colonne di pietra serena,allogò la tauola a Giouan*

Antonio per prezzo di feudi cento . Fallando in tanto per Arezzo il Rollo,

che se n’andaua a Roma,& alloggiando con Giouan’Antonio fuo amicifsi-

mo,intefa l’opera,che haueua tolta a fere,gli fece,comc voile il Lappoli,vn3

fchizzetto tutto d’ign lidi molto bellorperclie mello Giouan’Antonio mano
all’opera,imitando il difegno del RolTo,fece nella detta tauola la vificazionc

di S.Lisabetta,& nel mezzo tondo di lopra vn Dio padre con certi putti , ri-

traendo
1 panni.e tutto il tefto di naturale. E condottola a fine ne fu molto

lodato,& comendato } Sc mafsimamen te per alcune tefle ritratte di natura*

Ic.feita con buona roaniera,& molto vtilc. Conofeendopoi Gio.Antoni©,

che a voler fare maggior frutto nell’artejbifognauapartirfi d’ Arezzo, palla-

ta del tutto la pelle a Roma,deliberò andarsene là.douegta fapeua,ch’era tor

nato Ferino, il Rol!o,& molti altri amici suoi,& vifaceuano molte opcte, c

grandi.Nel qual penfiero, segli porse occafioned'andaruicomodamenie.g

che venuto in Arezzo M.PaeloValdarabrini,segretario di Papa Clemente
lettimo,che tornando di Francia in polle, palsò per Arezzo,per vedere i fra-

telli,& nipoti 5 l’andò Giouan’Anionio a vilitare. OndeM pao'o,checradi-

fiderofò,chein quella lua città fulfero huomini rari in tutte le virtù , i quali

raoftralIerogringegni,chedà quell’aria,&qucl cielo a chi vinafee. confor

tò Gio. Antonio, ancorché molto non hi{ògnalle,a douerc andar feco a Ro-
ina.douegli farebbe hauere ogni commodi tà di potere artenderc a gli Audi
dell’arte.Andato dunque con elfo M.PaoIo a Roma, vi trouò Pctino,ii Rof-

fo,& altri amici fuoi.& oltre ciò gh venne fatto,per mezzo diM.Paolo,di co

aofcerc Giulio Romano,Baftiano Viniziano,S: Francefeo MazzuoUda Par
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ma,che in qucgiorni capito a Roma 11 quale Francefeo , cJi?ettanJofi di fo«

patcii!iuto,& pereto ponendo grandifsimo amor’a Giouanni AntODio,{u

cagione col praticare fempreinficme,che egli fi mife coti molto ftudio adi-

(egnare,& colorire,& avalerfideiroccafioncjchehaueuad’efTere amico a t

migliori dipintori,che allora fuflero in Roma.E già hauendo quali condor

to a fine vn quadro.den troui vna noftra Donna grande quanto è il viuo, iU

qualevoleua M.Paolo donare a Papa CIementc,pcr fargli conolcere il Lap

poli
}
venne, fi come volle la formna,che fpeflo s’attrauerfa a’ disegni degli-

huomini.asei di maggio l'anno 1517. il Tacco infcUcifsimo di Roma.Nclqua
le cafo,correndo M. Paulo a caualiojóc seco Gio.A ntonioalla porta di san»

to spirito in Trafteuere,pec far’opcra,che non coli tofto entraflero.per quel

luogo ilbldati di Borbone, vi fu efi'oM Paolo morto, & il Lappoliiàrto pri-

gione dagli Spago noli. Et poco dopOjmelToafiirco ogni cofa, fi perdcilqna

dro,i difegnt fatti nella cappclla,& ciochehaueuail pouero Gio. Antonio,

ilquale dopo molto eflere fiato tormentato da gli Spagnuoli,pcrche pagaf-

fc !a taglia, vna notte in camicia fi higgì con altri prigioni.Et mal condotto,

& difperarojcon gran pericolo della vi ta,per non efièr le ftrade ficurcjfi con

dulfc finalmente in Arezzo ; douericeuuco daM . Giouani Polaftra huomo
Jiueratifsimo.chc era siiozio,hebbe chefarea rihauerfi,fi era mal condotto

per Io ftento,& per la paura.Dopo venendo il medefimoannoin Arezzo fi

gran pcfte,che moriuano 400.perlbnc il giorno,fu forzato di nuouo Gioua

Antonio a fuggirli tutto dilpcrato,& di mala voglia,& ftarfuora alcuni me
fi Macellata finalmente quella influenza in modo, che fi potè cominciare a

conuerfareinfiemc; vn fra Guafparri ccnuentualcdiSan Francefeo. allora

guardiano del conuen rodi qucllacirtà,alJogòaGiouan’ Antonio la tauola

deir Aitar maggiore di quella chiefa percento feudi, accio vi facelle dentro

PAdorazionc de’Magi; perche il Lappoli fen tendo,che’l Rodo era al borgo

san Sepolcro,e vi lauorauafefsédofi anch’egli fuggito di Roma) la tauola del

la compagnia di fama Croce j andò a vili tarlo . E dopo bauergli fatto molte

cortefic,& fattogli portarealcunecofcd’Arezzojdeliequalifapeua, cheha-

ueuanecefsitàjhauendo perduto ogni cofa nel sacco di Roma ili fece far vn

bellifsimo difegno della tauola detta,che haueua da fare, per fra Guafparci.

Alla quale meflo mano,tornato,chefii in Arezzo,la condufle,fecoodo
1 pai

tijinfra vn’anno dal di della locazione. &in modo bene,chenefu{bmma-
mente lodato. Ilquale difegno del Rollo, l’hebbe poi Giorgio V afari , Se da

lui il molto Reuercndo Don VicenzioBorghiniSpedalingo degli Innocen-

ti di Firenzc,& che l’ha in vn fuo libro di difegni di diuerfl pittori. Non mol
lo dopo,eirendo entrato Giouan’Antonio malleuador’aì Roflb, per trecento

feudsper conto di pirtuce,che douea il detto Roflo fare nella Madonna del •

le Lacume,fu Gicuan’Antonio molto trauagìiato.’perche, eflendofi partito

ilRoflofenzafinit l’opcra,ccmc fi è detto nella Tua vita,&aftrettoGiouan-

ni Antonio a reftituire i danarirse gl’amid,& particolarmente Giorgio Va-
fari,che filmò trecento feudi quello chchauea lafciato finito d Rollo, non
l'haueflero aiutato,sarebbe Giouan’Antonio poco meno,che rouinaio,pct

fare honorc,& vtile alla patria. Pallati que’traiiagli.fece il lappoli per l’Ab*
baie Camaiaoi di Bibbiena a santa Maria del saflo,laogo de’frati predicato*

li
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x’ùnCafentinOjin vna cappella nella chiefa di lòtto, vna tauola a olio detto

tiilanoftra Donna,san Bartolomeo, &s.Mathia} & fi portò molto bene,tó

traficendo la maniera del Rollo. Et ciò fii cagione, che vna fraternità in Bib

bienagli fece poi fare in vn gonfalone da portare a procefsionc , vn Chnfto
nudo con la croce in ifpallajche verfa fàngue nel calice, & daU’altra bàd.a v-

naNunziata,chefù delle buone cofe,chefacefle mai. L’anno 1554. afpettan

dofiilDuca Aleflandrode’Mediciin Arezzo,ordinaronogrAretini, & Lui

gi Guicciardini commellàrioin quella città, per honorareil Duca, due co-

inedie.D’una etano fcftaiuoIi,& n’haueuano cura vna compagnia de’ piu no
biligiouanidella città,che fi faceuano chiamare gl’ Humidij& l’apparato, e

frena di quefta, che fu vna comedia degli Intronati da Siena, fece Niccolò

Soggi,chenefu molto iodato. & la comedia fu recitata benifsimo,&.' con in

finita fodisfazione di chiunquelavidde.DelI'altra eranofeftaiu,oliaconcor

renzavn’altra compagnia di giouani fimil mence nobili , cheli chiamauala

compagnia degrinfiammati. Quelli dunque,per non ell'er meno lodati,che

fifufsino ftatigl’Humidijrecitando vna comedia di M.Giouanni Polallra,

p'beta ArednOjguidata da lui medefimo,fecero far la profpettiua a Giouan’

Antonio,chefiporcòsommamentebene. Eccofilacomediafucon molto
honore di quella compagnia,& di tutta la città recitata. Ne tacerò vn bel ca

pricciodiquefto poeta. chefuveramentehuomodi bellifrimo ingegno.

Mentre, che fi durò a fare l’apparato di quelle,& altre felle
,
piu volte fi era

fra i giouani deiruna,& Tal tra compagnia,per diuerfe cagioni, e per la con*

coerenza venuto alle mani,& fattoli alcuna quillione.percheil Polallra,ha-

uendo menato la cofa recretamenceafTattOjragiinati che furono i popoli , Se

igentii’huomini, &Ic gentildonne, doue fi haueua la comedia a recitare,

quattro dique’giouanijchealtrevoitefierano per la città afftoncatii vfeiti

con le rpadenude,& le cappe imbracciate,cominciarono in fulla leena agri

darej&fingered’ammazzarfit&ilprimo, cliefi viddediloro vici con vna

tempia fin tamante inlanguinata,gridando,venite fuora traditori . Ai quale

rumore leuaiofi tutto il popolo in piedi, Sccominciandofi a cacciar mano
aH’armi,! parenti de’ giouani, che moftrauano di tirarli coltellate terribili,

correuano alla volta della feena
;
quando il primo,che era vfcico.voltofi agl’

altri giouanì.difie; Fermate fignori, rimettete dentro le Ipade ,
che non ho

malei& ancora,che fiamo in difcordia,& crediate, che la comedia no fi fac

da,e]la lì farà ;& cofi feri tOjComc fono, vo cominciate li Prologo Ec cofido

po quella burla,alla quale rimafono colti turni fpecta tori,& gli llrioni me*
defiini,eccetro iquattro fopradetti,fu cominciata la comedia, & tanto bene

recirara,chei’annopoii34o quando il S.DucaCofimo, SclaSig. Duchefià

Leonora furonoin Arezzo,bilògnò,che Giouann’Antonio di nuouojfacen'^

dola profpetriua in filila piazza del Vefcouado,!afacefle recitare a loro EC'
cellen.&licoraealtra volta etano i recitatori diqiiella piacimi, cofi canto

piacquero allora al S.DUca,che furono poi il carnouale vegnente chiamati

a Fiorenza a recirare.In quelle due prolpettiueadun quell portò ilLappoli

molto bene,e ne fu lommamente Iodato. Dopo fece vn’ornamento a vfo d’-

arco trionfale con hillorie di color di bronzo,che fu melTo intorno all’ Alta-

re delia Madonna delle Chiane. Eficndofi poi fermo Gio. Antonio in Arez
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zo^con pfopontOjIianendo raogIie,& fig!iuoli,dj non andar piu attorno,

&

viuencio d’entrate,& deglVftìziijche in quella cittàgodono i cittadini di ql-

Ja,{ì (laua lenza molto lauorare.Non molto dopo quefte colè,cercò, che gli

fallerò allogate due tauole,chc s’haueuano afarein Arezzo,vna nella chie-

fa,& compagnia di S. Rocco 5 & l'altra all’altare maggiore di S. Domenico

,

nianong]iriurcìiperciocheruna,&rajcrafùfatta fare a Giorgio Vafari, ef-

fendo il fuo difegnOjfra mol ti che ne fixrono fatti
,
piu di tutti gli altri piac-

ciuto.FeceGiouann’Antotiio perlacompagoiadell’AfcenlìonediquclIacit

tàin vn Gonfalone da portare a procelsioneChrifto,cherirufcita, con mol-
ti lòldati incorno a! fepolcroi SciIluDafcendercin cielo,con lanoftra D5 *

na in mezzo a’dodici Apollroli ; il che fu fatto molto bene, & con diligenza»

Nel cartello della Pieue fece in vna tauola a olio la vifi razione di noftra Don
na,& alcuni fanti attorno.Etiii vna tauoIa,che fu fatta perla pieue a S. Stea

Fano la noftra Dóna,& altri fanti, lequali due opere códurteil Lappolimoi

IO meglio,che l’a! tre,che haueua fatto tnfìno allora,per hauere vedu ci
,
con

lùocommodomoltirilieuij&gefsidi cofe formate dalle ftatue di Michela

gnolo,&daaltrecofcantiche,ftaticondottida Giorgio Vafari nelle fueca

fed’Arezzo.Feceilmedefimoalcuniquadridinoftre Donne, chelbno per

Arezzo,&in altri luoghi. Et vna Iudith,che mette la tefta d’Olofcrnein v-

na fporta tenuta da vna fila fcruente,Ia quale ha hoggi Mons. M. Bern arder

to MinerbettiVefcouod’Atezzojilqualeamò affai Gio- Antonio , come fa

tutti gl’altri virtuofi : & da lui hebbe, oltre all’altre cofe vn s. cicuanbatifta

^iouinettoneIdeferto,quafì tuttoignudojcheè daini tenuto caro: perche

e bonifsima figura. Finalmente conofeendo Gio. Antonio, che la perfezzio-

nedi queft’arcenonconfitteuain altro,che in cercar di ferfi abuon’hora rie

co d’inuenzione,&: ftudiare affai gli ignudi,& ridurre le difficultà del far’ in

facilità, fi pentiuadi non hauerefpcfoil rempo,che haueua dato a’fuoi pia-

ceri,uegli ftudii dell’arte,& che non bene fi fa in vecchiezza quello
, che in

giouanezza fi potea fare.Et come che fèmpre conofeefie il fuo errore,n6 pe-

rò lo conobbe interamente,fé non quando effendofi già vecchio meflo a ftu

diare,vidde condurrein quarantadue giorni vna tauola a olio, lunga quat-

tordici braccia,& alta fei,& mezzo,da Giorgio Vafari,che la fece per Io ref-

fèttoriode’Monaci della Badia di S.Fiorein Arezzotdouefonodipltelenoz
zed’Efter,6c del Re Aflucrotncllaqualeoperafono piu di feflanta figure

maggiori del viuo.Andando dunque alcuna volta Giouann’ Antonio a ve-

dere lauorare Giorgio,& ftandofi a ragionar feco, diceua : Horconefeo io

che’I continuo ftudio,& lauorareèqueIlo,chcfa vfcirgli buomini di fteto»

Se che l’Arte noftra non viene per spirito fan to.Kon lauotò molto Giouan*

Antonio afrefcotperciochci colorigli faceuono troppa mutazione, non di-

meno fi vede di Tua mano fopra la chiefà di wurello vna Pietà con due angio

letti nudi aliai bene lauorati Finalmente eflcndo flato huomo di buon giu

dÌzio,& affai pratico nelle cofe del mondojd’anni/effaiua l’anno i55i.ama-

lando di febreacucifsima fi morì. Fu fuo creato Bartolomeo Torri, nato di

affai nobile famiglia in A rezzojil quale condottoli a Roma, fotto Don Giu-

lio Cionio Miniatore ecccllentifsirao: veramente attefe di maniera al dise-

gno,& ailoftudtodegl’iguudi, ma piu allanotomia,che fi era fatto valente.
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t( tcnnco il migliore difegnatore di Roma.E non ha moIro,che Don Silua-

no Razzi mi dilTejDon Giulio Clouio hauergli detto in Roma,dopo hauer

coito lodato quello giouane,quclIo fteflb,chea me ha molte volte afFerma

ro 5 cioè non fe l’elTere ieuato di cala per altro,che per le Iporcheriedellano

romia:percioche teneua tanto nelle ftanze,& fotto il letto membra, & pez-

zi d’huomini,che ammorbauano lacafa. Oltre ciò ftracurando coftailavi-

tafua.&penrandojchclo ftarccomefilorofacciolporco, & fcnza regola di

viuere,& fuggendo la conuerlazione degrhaomini,fufle la via da farli gra-

do,Scimmortalc, lì condudcmaleaffatto rperciochela natura non può tole

rare le fouerchicingiuriejche alcuni tallhora le fanno.Infermatoli aduque
Bartolomeo d’anni venticinque,se ne tornò in Arezzo,pcr curarli,5c vede-

re di rihauerfi } ma nongh riufcì; perche continuando i luoifoliti ftndii,&:

i medefimidifordinijinquattro meli, poco dopo Gio. Antonio morédogh
fece compagnia. Laperditadelqualegiouanedolle infinitamente a rutta la

fua Città r percioche viuen domerà per fare fecondo il gran principio dell’ope

re fuejgrandifsimo honore alla patria,& a tutta Tofcana.& chi vededc i di-

fegni che fece.edendo anco giouinctto,refla marauigIiatOj&: per edere man
caro fi predo,pieno di compafsione.

%Jitadi!I'Qccolo Soggt ‘Tittorcj

R A moltijche furono difcepoli di Pietro -Perugino, nin-

no ven’hebbe,dopo Raffaello daVrbino,che fude ne piu

lludiod),ne piu diligente di Niccolò Soggi , del quale al

prefcntc fcriuiamo la vita. Cedui nato in Fiorenza di la

copo Sogghperfona da bene ; ma non molto ricca,hebbe

col tempoferuituin Roma con M. Antonio da! Monte,
perche hauendo Iacopo vn podere a Marciano in Valdj-

chiana,& dandoli il piu del tempo là,praticò adai, per la vicini ràde’ luoghi

col detto M. Anton di Monte. Iacopo dunque,vedendo quello Tuo figlino

lo molto inclinato alia pitrura,I'acconciò con Pietro Perugino , & in poco
tempo,col continuo dudio acquidò canco,chenon molto tempo pa{sò,che

Pietro cominciò a feruirfene nelle cofefue.con molto vtile di Nico!ò,i] qua
leattefc in modo a tirare di profpetriua,&aritrarredi naturale , che fu poi

neìrunaco/à,& nell’aìrra molto eccellente. Attefe anco adai Niccolò a fare

modelli di terra,& di cera,ponendo loro panni addolfo,& carte pecore ba-

gnate; I! chefu cagione, che egli inlecchì fi forte la maniera, che métre vide

tennelempre quella medefima, ne per fatica,che facedefe la potè mai leua-

re da dodo. La prima opera, checoduifacede, doppola mortedi Pietro fno

maedro, fifuvna rauolaaoiio in Fiorenza nello Ipedale delle Donne di Bo-
nifazio Lupi in via Sangallo ; cioè la banda di dietro deUaltare, doue l’ange

lofalutalanodra Donna j con vncafamento tirato in profpectiua, douelò-

pra
i
pilaftri girano gl’archi,& le crociere,secondo la manieta di Piero. Do-

po l'anno 1 5
iz, hauendo fatto molti quadri di nodre Donne, perle cafedei
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cittadinij&altrc cofette,chefifànDogiornaIfncnte. Sentendo>cheaRoma
{ì faceuano gran cofejfl partì di Fircnze,penìàndo acquiftare neU’arte, c do
nere anco ananzare qualche cofa>cìè n’andò a Roma } doue hauendo vifita

to il detto M. Antonio di Monte,chc allora era Cardina’e,funon fóiamente

veduto volenrieri,m3 fubito meffo in opera a fave in quel prinripìo del poa
tifìcato di Leone nella facciata del palazzo, doue è la ftatua di maeftro Paf-

quino,vna gran d’arme in frefcodi tapa Leone in mezzo a quella deipopo

lo Romano,& quella del detto Cardinale. Nella quale opera Niccolò fi por

tònon molto bene; perche nelle hgured’alcuni tgnudi,che vi rono,& in al

CHneveftite,tatteper ornaméco di quell’armi cognobbe Niccolò, che lo ftu

dio de’modegli è cattiuo a chi vuol pigliare buona maniera. Scoperta dun-
que chefuque!l’opera,la qualenon riufci di quella bontà^che molti s’afpec

rauanojfimircN’ccoIòalauorarevn quadro aolio, nel quale fece S. Prafle*

dia martire, eh e preme vna {pugna,pien3di languein vn vaio j eia conduf-

fe con tanta diligenza.che ricuperò in parte rhonore,chegIi pareua hauere

perduto nel fate la fbpradetta arme. Quello quadro, il quale fu fatto per lo

detto Cardinaledi Monte,ritolare di S.PralIedia,fù pollo nel mezzo di quel

la chiefa (opra vn’aItare,fotto il quale è vn pozzo di fangue di fanti Martiri :

& con bella conlìderazione,alludendo la pittura al Iuogo,doue era il sague

de’dcrti martiri.Fece Niccolò dopo quello in vn’altro quadro alto tre quàr

ti di braccio, al detto Cardinale fuo padrone,vna noftra Donna a olio col fi

gliuoloin co!Io,san Giouanni piccolo fanciullo,& alcuni paeli, tanto bene

éc con tanta diligenza,che ogni cola pare miniato , & non dipinto . Ji quale

quadrOjChe fu delle migliori cofe,che mai facelIeNiccolò, flette molti anni

in camera di quel prelato.Capitandopoi quel Cardinale in Arezzo,&allog

giando nella badia di santa Fiore,luogo dc’Monaci neri di san Benedetco,p

le molte cortelìe,chegli furono fatce,donòil detto quadro alla sagrelliadi

quel luogOjnella quale fi èinfiuo a bora conrcruato,& come buona pittu-

ra,& per memoria di quel Cardinale ; col quale venendo Niccolò anch’egli

ad Arezzo, Sedimorandoui poi quali femprejallhorafece amicizia con Do-
menico Pecori pittore , il quale allhorafaceua in vna tauola della compa-
gnia della Trinità la circoncilìone di Chrifto, & fu rifattala dimeftichezza

lorojche Niccolò fecein quella tauolaa Domenico vncaiameco inprolpct

lina di colonne con archi, & girando Ibftcngono vn palco, facto fecondo

l’ulo di que’ tempi
,
pieno di rofoni.chefu tenuto allora molto bello. Fe-

ce il medefimo al detto Domenico a olio in lui drappo vn tondo d’vna no-
ftra Donna con vn pop >lofotro,per il baldacchino della fraternità d’Arez- -

zo : il quale,come fi è detto nella vita di Domenico Pccoi i,fi abruciò per vna
fefta,che fi fece in san Francefeo. ElTèndogli poi allogata vna cappella nel

detto fan Francerco,cioèlaleconda entrando in chiefa a man ritta, vi fece dé

tro a tempera la noftra Donna,sanGiouanni Batifta-san Bernardo,sant’An

toniOjSan Francelco,& tre .'Angeli in aria.che cantano, con vn Dio padre in

Vn frontefpiziojche quafi tutti furono condotti da Niccolò a tempera, con

ìa punta del pennello. Ma perche fi è quafi tutta fcroftata, per la fortezza del

la tempera, ella fu vna fetica gettata viai macio fèceNÌccolò,per tentare nuo
ui modi. Ma conofciuto,chc il vero modo eraillauorare in frefeo

, s’attaccò
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alla prima occafione,& tolfe a dipignere in frefco vna cappella in S. Agofti-

nodi quella città a canto alla porta a man manca,entrandoin chicfà. Nella

quaiecappella,chegli fu allogata davnScamarramaeftto difornacj,fecev-

uanoftra Donna in aria con vn popolo fotte,& fan DonatOj&ianFrance-
feo ginocchioni.E la miglior cofa,che egli facelle in quell’opera fu vn s.Ro-

cho nella teftata della cappella
.

piacendo molto a Domenico
Ricciardi Aretino,ilquale haueua nella'chiefa della Madoonadelle Lacri-

me vna cappella,diedc la tauola di quella adipignere a Niccolòjilquaìe mef
fo mano all’opera vi dipinfe dentro la natiuità di Gicfu Chrifto con molto
fludio,&: diligenza. Et fe bene penò aflai a fìnirla,la códufle tanto bene, che

ne meticafcufa,anzi lode infinitarperciocheè opera belli{sima.Ne fi può ere

derecon quanti auertimenri ogni minima cofa conduccll'e . & vn cafaméto

rouinato,vicino a!lacappanna,doue è Chrifto fanciullino, & la V ergine, è

molto bene tirato in ptofpettiua. Nel san Giufeppo, & in alcuni paftori Io-

ne molte teftedi naturale.cioè Stagi© SalToli pittore,& amico di Niccolò ;&
Papino dallaPieuefuo difcepolo,!! quale haucrebbe fatto afe.& alla patria,

fe non falle morto aliai giouane,honor grandifsimo.E tre Angeli,che can*

tano in aria fono tanto ben fatti,che foli bafterebbono a rooftrare la viriu.e

pacienza,che infine all’ultimo hebbe Niccolò intorno a queft!opei'a,Jaqua-.

leiionhebbefi tofto finita,che fu ricerco dagl’huomini della compagniadi
SantaMariadellaNeuedel monteSanfouinodi far loro vna tauola per la

detta comp3gnia,neila quale fufiela ftoriadeìIaNeuerche ficcando afanta

MariaMaggiorediRomaafeidid’ Agofto fu cagione dell’edificazione di

quel lemplo.Niccolò diinquecondufle a’ fopradetti la detta tauola con mol
ta diiigenza.Et dopafece a Marciano vn iauoro in frelco aliai iodato . L’an-

no poi 1524 hauendo nella terra di Prato M. Baldo Magini fatto condurre

di marmo da Antonio fracellodi Giuliano da Sangallo nella Madonna del-

le carcere vn tabernacolo di due colonecon fuo architraue,cornice,equar-

ro tondo
5
pensò Antonio di far fi cheM. Baldo faceficfarela tauola. chean

daua dentro a quefto tabernacolo a Niccolò,col quale haueua prefo aroici-

zia>quandolauoró al monte lan Souino nel palazzo del già detto Cardinal

di Monte.MelIoio dunque per le mani a m. Baldo j egli ancor chehaueirein

animo di farla dipignere ad Andrea del Sarto , come fi è detto in altro luo-

gOjfi rifoliiette a preghicra,& per il configlio d’Antonio di allogarla a Nic-

colò, il quale melloni mano,con ogni fuo potere fi sforzò di fare vna beiro-

pera>ma non gii venne fatta j perche dalla diligenza in poi , nÓ vi fi conofee

bontà didifègno,ne altra cofa,che molto lodeuolefia; perche quell a fila ma
niera dura lo conduceua con le fatiche di que’fuoi modelli di terra,& di ce-

neria vna fine,quafi sempre faticofa,& difpiaceuole.Ne poteua quell’huo*

mo,quanto alle fatiche dell’arte, far piu di quello,che faceua , ne con piu a-

more.Et perche coDofceua,che ninno mai fi potè per molti

anni periuadere.che altri gli pafiafte innanzi d’eccellenza. In qneft’opera a=

donqueèvn Dio padre, chemandafopraqucIlaMadonna la corona della

viiginità,&humiltà,per mano d’alcuni angeliche le fono intorno, alcuni

de’qualifuonanodiuerfi ftroroenti.In quefta tauola ritraife Niccolo dinas

tuxalcM.Baldo ginocchioni a piè d’un fante VbaldOjVeicouo, Sedali’ ai tra
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banda fece fan Gìufèppo. E quefte due figure mettono in mezzo limagioe

di quella No ftra Donna,che in quel luogo fece miracoli. Fece di poi Nicco-

lò in vn quadro alio tre braccia il detto M.Baldo M?gini di naturale, e ritto;

conlachkfadiSan Fabiano di pcatòinmano,k quale egli donò ai capitolo

della Calonaca della Pieue . E ciò fece per lo capitolo detto, il quale per me-

moriadclriceuutobeneficiofeceporrcquefto quadro! sagre la, u come

veranientemeritò queli’huomo (ingoIare,chccon ottimogiu iz.o enefi-

ciò quella principale chiefa della Tua patria tanto nominata perla cintura

,

che vi serba di noftra Donna. £ quefto ritratto fu delle miguon opere, che

mai facefie Niccolo di pittura : E’ openione ancora d alcuni , che di mano

del medcfimofiaunacauoletC3,che èneilaconipagnia 1 ler * artir

in falla piazza Hi San Domenico Hi Prato , dotte fono molti rutatii di natu-

rale. Mafecondo me, quando fiavero.checofi Ila ellafu da Im tata manzi

a tutte raltre lue fopradette pitture . Dopo quelli lauoti.pariendoi. d. Pra-

to Niccolo ; Torto la difeiphna delquale hauea imparato^ principi) c «rre

della pittutaDotnenico Za,npalochi giouanedi qucllaterra diboni&mo

ingceno.il quale per haucr apprefo quella raanieradi Niccolo non fu di

molto ,alor?nella pi„uta,come fi d,ràde ne venne per lauorare a F.otenzai

ma veduto chele cofe dellattedi maggiore importanza, Sdauano a miglio

ti,&piu eccellenti,&chelafua maniera non era ferodo ilfard Andrea del

SartoUel Puntormo.dei Roflo.Sc degli aliri.prese partito di ritornaifenem

Atezzo.nella quale città haueua piu amici,maggior ctedito.Si menococor

renza.E cofi hauendo fatto, fubito,che fu atriuato, conferì un ino dciideriq

aM. Giuliano Bacci viio de'maggiori cittadini di quellacitia: & queno tu

.

che egli dcfidetaua che la fua patria fulTc Arczzo;& che per co volctier, ha

rebbeprefoa faralcan’operajcheiiiauefle mantenuto un tempo nelrcfati-

chedeilane.nellequah egli harebbe potuto moftrare in quella citta il qa.o

re della fua uirtù. M.Giiiliano adunque, huomoingegnolo, e chedclide-

raua abellirela fua patria,& che in ella fulìero pcrfonejche ateendeliero al.c

uirtUjOpetò di maniera con gl'huomini , che allora gouernauano la compa

gnia della Nuntiaca, iquaii haucuano fatto di quei giorni murare una uolta

grande nella lor chiefa, con intentionedtfar!adipignerc,chefu allogato a

Niccolo un’Arco delle faccic di quella,con penfiero di fargli dipignerc il ri-

m3nentc,fequelUprim3pacte,chehaueuadahreallora piacefle aglhuo-

tTrifii di detta compagnia. Mcllcfi dunque Niccolo intorno a quell opera co

molto ftudio,in due anni fece la metà, e non piu di uno archo , neiquaicla-

uorò a frefeo la Sibilla Tibui tina,che tnoftra a O ccauiano Imperadore la usr

gine in cielo co! figliuol Gicfu Chtifto in collo,&; Octauiano, che con reue-

renza l’adora. Nella figura delquale Ottauiano ritraile il detto M, Giuliano

Bacci,6c in ungiouancgrande,chehaun panno rolIo,Domenicofao crea-

to,& in altre telle,altri amici luci. In fomma fi portò in queft opera dnna-

niera, che ella non difuiacquea gl’huomini di quella cópagnia , neagl alcr^

di quella città. Ben’è ueto, chedauafaftidio aognunoil
uederloeller coU

1 ungo, e penar tanto a condurre le fue cofe. Macon tutto cioghlartbbc

fiato dato afinireil rimanére; fenóihauefi'e impedito la u^uia m Arezzo

d elRoflo Fiorea tino,pittor fingolarc: aIquale,ciIendo metto inazi da Gio-
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«in*Antonio Lappoli pittore Aretino, edaM.Giouanni Po!aftra,coniefiC

detto in altroluogo, fu allogato con molto fauoreil riman ente di quell’ope

ra. Di che prefe tanto fdegno Niccolo.chc fe non hauefle tolto Tanno inaa

ZI donna,& hauutone un figliuolo, doueera accafaroin Afezzo, filarehbe

fubico partito. Tur finalmente quietatoli lauorò vna tauola per la chiefa di

Sargiano,luogo vicino ad Arezzo due miglia,doue ftanno frati de’zoccho-

lijnellaqualc fece la N.Donna affun ta in cielo con molti putci,che la potta-

nOjajpiediSan Tomafo,chericeuelacintola,& atorno San Franccfco,S.Lo

douico,S Giouanni Bactifta,& Santa Lifabetra Regina d’Vngheria . In al-

cunadellequalì figure, & particularmente in certi putti, fi portò beniflimo,

Etcofi anco nella predella fece alcune ftoriedi figurepiccole, chefbnora*

gioneuoli. fece anco ranci conuento delle Monache delle Murate del mede
fimo ordine in quella città,un Chrifto mono c6 leilarie,che per cofaafce-

fcoèlauorata pulitamente. E nella Badia di Santa Fiore de’ Monaci Neri, fe

cedietro al Crucififlò,chcèpoftoin fulTaltar Maggiore, in una tela a olio,

Chriftojcheota nclTorto ; 8c TA ngelo,che moftrandogli il calice della paf-

fione, lo conforta , che in uero fu afìai bella, & buon’opera . Alle Monache
di San Benedetto d’Arczzo,dcITordinedi Camaldoh, (òpra una porta, pec

laquale fi en tra nel Monafterio fece in un’arco la N, Donna,San Benedetto,

eSantaCat£rina,laquale'opera fu poi, per aggranditela chiefa gettata in

terra. NelCaftcllodi Marciano in Valdichiana,douegli fi tratteneua affai,-

viuendo parte delle fue en crate,che in quel luogo haueua,& parte di qual-

che guadagno,che vi faccua,comiciò Niccolo in vna tauola vn Chrifto mor
to,&: molte altre cofecon le quali fi andò vn tempo trattenendo.Etin quel

men tre,hauendo appreifo di fe il già detto Domenico Zampalocchi da Pra

tOjfi sforzaua amandolo,& apprefìò di fe tenendolo, corne figliuolo , che fi

faceffe eccellente nellecofedslTarte.Infegnandolj a tirare di profpctnua, ri

trarre di naturale,& difegnare,di manicra,rhe già in tutte quefte parti riu-

fciuabonifsimo,&di belÌo,& buono ingegno.E ciò faceuaKiccolo, oltre ai

Teflere fpinto dalTatfezione,& amore,che a quel gioitane ponaiia, con ifpc

ranza.eflendogia vicino alta vecchiezza d hauere chi Taiurafle;&gli rendef
fi negl’uldmi anni il cambio di tante amorcuolezze,& fatiche, Et di vero fu
Kiccolo amorcuolirsimo con ognuno, & di natura fincero

,& molto amico
di coloro,che s’afFaticauano,per venire daqualchecofa nelle cole dell’ arte.

E quello,che fapeual infegnaiia piu che volentieri . Non pafìò molto dopo
quefte cofe,cheeiTendo da Marciano tornato in ArezzoNìccolo.edalui oaC'

ticofi Domenico; ches’hcbbea dare dagli huomini della compagnia del cor
po di Chrifto di qucllacittàadipignerevna tauola pec Taìtare'maggiore dei
la chiefa di san Domenico :

perche difiderando di faria Nicco!o,& parimen
tc Giorgio V afari allora giouinetto,fcce Niccolo quello,che per auen tura hó-
farebbono hoggi molti ^ell’arre noftra : & ciò fu. che veggendo eg!i,i!quale
era vno degli huomini della d'tti compagnia, che molti per tirarlo in anzi
fi contcnrauano di farla farea G;orgio,& che egli n’haueuadjfideriogran-
difsimo; fi rifoluè,veduto lo ftudiodi quelgiouinetto,depoftoil bifogno,e
difiderio proprio di far fì,che i suoi compagni Tallogafsino a Giorgio: ftimi
dopiuilfruttOjchequel giouanepotea riportare di quell’ opera, che il suo

proprio
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f>rr-priovtile,&interefle. EcomeeglivoIIe,cofifeceroapuntogIihuonij-

ni di detta cofnpagnia. In quel mentre Domenico Zampalochi, effendo

andato à Roma, fu di tanto benigna la fortuna, che conofciuto da Don
Martino Ambafdadore del Redi Portogallo, andòa ftar (cco,egIi fece una
tela,con forfè venti ritratti di naturale, tutti Tuoi familiari. Se amici e lui in

mczzodiloroaragionai-e. Laqualeopera tanto piacque a Don Martino,

che egli teneua Domenico per lo primo pittore del mondo . EITendo poi

fatto Don Ferrante Gonzaga V ice Re di Sicilia,edefiderando per for tifica»

re i luoghi di quel Regno, d hauere apprelìo di (è vn’huom.o, che difegnaf-

fcjegli metteils in carta tutto quello , che andauagiornalmcnte penfando,

fenile a Don Martino, che gliprouedeiTeun giouanc, che in ciòfapelle,e

poteireleriìirlo,e quanto prima glielo mandade. Don Martinoadunque
mandati prima certi difegni di mano di Domen ico a Don Ferrante, fra iqua

li era vn Colodeo, fiato intagliato in rame da Girolamo Fagiuoli Bologne-

fe,per AntonioSaiamanca,chcrhaueuatiratoin prolpettiua Domenico:
Et vn vecchio nel carruccio difegnato dal medefimo , e fiato mefio in ftam-

pa, con lettere, chedicono t Anco ra iMPAROj&invn quadretto iì ri-

tratto di elio Don Martino igli mandò poco apprefio Domenico, come
volleil detto Signor Don Ferrante, alqualeerano molto piacciute le cofe di

quel gioitane, Arrìuato dunque Domenico in Sicilia, gli fu allcgnatahor-

reuoleprouihone,&caualio-,icferuitoreafpefedi Don Ferrante-, Ncraol®

to dopo fu mefio a trauagliare iopra le muragiie,& fortezze di Sicilia,. La do

uelalciato apoco apoco il dipignere,fi diede ad aItro,che gli fu per un pezzo

piu utileiperche feruendofi,comc perfona d’ingegao,d’huomini,che erano

molto apropofito, per far fatiche; con tener beftiedafoma in man d’altri, c

far portar rena,calcina,cfar tornaci 5 non pafiò molto, che fi trouò hauere

auanzaco tanto,che potè comperare in Roma ufHcij,per due mila {cudi,e po

coappcefiodegraltri. Dopoefiende fattoGuardaroba di Don Ferrante,

auenne,che quel Signor fu leuato dalgoucrno di Sicilia, e mandato a quel-

lo di Milano, perche andato feco Domenico-, adoperandoli nelle forcifica-

tioni di quello ftato,fi fece con l’cflere induftriofb,5c anzi mifero che nò,ri-

chifsimo. E che èpiù,venne in tanto credito, che egli in quel reggimento,

gouernaua quali il tutto. Laqualcolà fentendo Niccolo, che li trouaua in

Arezzo,già vecchio,bifognofo,& fenza hauere alcuna cofa da lauorare,ans

dò a ri crollare Domenico a Milano penlando,che come non haueua egli ma
cato a Domenico quando eragiouanecto, coli non doueffe Domenico ma-
care a lui,anzi feruendofi dell’opera fua, la doue haueua molti al fuo fèrui-

giojpotefie , & douefle aiutarloin quella fua mifera uecchiezza. Ma egli

iì auide con luo danno.che gl’huraani giiidicij,nel prometterli troppo d’al*

rrui,molte uoìte s’ingannano, e che gl'huomini.che mutano fiato,mutano
ctiandioil piu delle volte natura,& volontà. Perciochearriuato Niccolo a

MilanOjdotie trouò Domenico in tanta grandezza, che durò non picciola

lica a potergli fauellare,gli contò tutte le fue mileric ,
pregandolo apprelìo,

cheleruendofi di luijVolelTe aiutarlo. Ma Domenico ,
non lì ricordando, o

non volendo ricordarli con quanta amorcuolezza filile fiato da Niccolo al-

lenato, come proprio figliuolo,gli diede la miferia d’una piccma
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iadarijC quanto potè pnmajfe lo leuò d’intorno . Et cofi tornato Kiccoload

Aie220 mal contenro,conobbe>che doue pcnfaua haucrfì con fatica, e fpe/k

alleuatounfiglìuolojfihaueuafatto poco mcno^che un nimico. Perpotec

dunque fbftentarfi andaua lauorando ciò che gli veniua alle mani -, fi come
haueua fatto molti anni innanzi,quando dipinfe , oltre molte altre cofcpec

la comunità di monte san Souino, in vna cela,la detta tetra del monte,& ia

triavna noftra Donna,& dagli Iati due fanti. Laqual pittura tu melTaa uno
altare nella Madonna di Verciglnchièfadeirordinede’MonacidiCamaldo

li non molto lontanadal Monte,doue al Signore è piaciuto, e piace far’ogni

giorno molti miracoli,& grazie a coloro,che alla Regina del ciclo fi racco-

mandano.Efiendo poi creato fommo pontefice Giulio terzo,Niccolo,per ef

fere fiato molto familiare della cafa di Monte, fi condufie a Roma vecchio

d’ottanta anni,& baciato il picdea fua san ti ta,la pregò volcfie feruirfi di lui

ncllefabrichcjchefidiceuahauerfi a fare al Monte, il qual luogo hauea da-

to in feudo al Papa, il S.Duca di Fiorenza.il Papa adunque,vedutolo volen-

ticri,ordinò,chcgli falle dato in Roma da viuere fenza affaticarlo in alcun*

cofa.&aquefto modo fi trattenne Niccolo alcuni meli in Romajdifegnado
molte cofe antiche per filo pafiatempo.In tanto deliberando il Papa d’accre

(cere il Monte fan Souino fua patria,& farui,oltre molti ornamenti , vn’ac-

quidotto, pche quel luogo patifce roolto.'d’acque j Giorgio Vafari , c’hebbe

ordine dal Papa di far principiarle dette fabriche, raccomandò molto a sua

/antità Niccolo Soggi,pregando,cheglifuffe dato cura d’elTere fopraftatéà

quell’opere tonde andatoNiccolòad Arezzo con quelle fperanzenóvidi

morò molti giorni,che ftracco dalle fatiche diquefto mondo,dagli ftenti,e

dal vcderfi abandonato da chi meno douea farlo , finì il corfb della fua vita#

&in san Domenico di quella ci età fu fepolto.Ne molto dopo Domenico Za
polachi, eflendo morto Don Ferrante Gonzaga,fi parti di Milano , con in-

tenzione di tornarfène a Prato.Sc quiui viuere quietamente il rimanete del-

lafuavita.Ma non vi rrouando ne amici,neparenti,& conofcédo,che quel-

la ftanza non fàceua per lui, tardi pentito d'eflerfi portato ingratamen te con
Niccolo,tornò in LombardiaaferuireifigliuolidiDon Ferrante. Manon
pafsò molto.cheinfermandofi a mortc,fece teftamento,& lafciò alla fua co
munita di Prato dieci mila feudi,perche ne comperafie tanti beni , & fecefle

vn’entrata,per tenere continuamente in ftudiovn certo numero di fcolari

Pratefi,nella maniera,che ella ne teneua,& tiene alcun’altri,fecondo vn’al-

trolafcio.Et cofi è fiato eleguicodagi’huominidclla terra di Prato,come co

nofccnti di tanto benefizio,chein vero è fiato grandifsimojfic degno d’etec

namemorìa,haonopofianel loro configlio, comedi benemerito della pa-

tria,l‘imaginedi elfo Domenico.

fme della vita diJ^(wcolo Soggi Pittore^

Ddd



'Vttadt d'^roh , detto il'Tribolo, Scultor
Architettore^

Affaello Icgnaiuolo.fopranominato il R iccio de’Peritoli,

ilqualehabitauaappieiroal cantoaMontelotoin Fircnzc,ha
uendo hauuto l'anno 1 500. lccondo,che egli fteflo mi raccon
tana, vn figliuolo mafchio, ilqual vo!ie,che al battcfimo hifle

chiamatOjComefuo padrejNiccolojdelibcrò, come che poue

ro compagno fofle,veduto il putto hauer l’ingegno pronto, & viuace , & lo

fpiri to eieiiato ; che la prima cofa egli imparalle a !eggere,e fcriuete bene,&

far di conro.pcrche mandandolo allcfcuolejauuenne per eflerd fanciullo

molto viuo,&: in tutte l’azzioni (uè tanto fiero,che non trouadomai luogo»

era fagliai tri fanciu!Iij& nella icuokj&fuofivn diauolo^che Tempre traoa

gliaua
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gUaua, &triboUua{e . &gli altri, che (ì perdè il nome di Niccolo, Scs’ac

quiftò di maniera il nome di TRIBOLÒ, che cofi fu poi Tempre chiama

to da tutti.CrcTcendo dunque il Tribolojil padre,con per feruirfene, come
per rafrenar’la viuezza del putto Telo tirò in bottega, infegnandogli il me-
dierò Tuo ; ma vedutolo in pochi mefi male atto acot&leefercizio,Scanzi fpa

rutelIo,magro,&male compleisionato„che nò,andò penfando,per tenerlo

TÌuo,che larctaile le maggior fatiche di queirarte,& fi mettefle a intagliar le

gnamjjma perche haueuaintefo,che lenzaildifegno, padre di tutte l’arti

,

non poteuain ciodiuct3Ìrceccellentemaeftro,voIÌe,cheil Tuo principio fuf

fcimpiegar’il tempo ncldifègno,& perciò gli fàceua ritrarre liora cornici,

fogliami,& grottefchej&hora altre cofe necedarie a’cotal meftiero.Nel che

fare,vcduto,che al fanciullo feruiua l'ingegno, e parimente la mano , confi-

derò RafFaello,come perfona di giudizio,che egli finalmente appreflb di le

non poteua altro impararc,chelauoraredi quadro, onde hauutone prima

parole con Ctappino legnaiuolo>& da lui,che molto eradomefiico, &ami
co di Nanni Vagherò,config!iatone,& aiutato j l’acconciò per tre anni col

detto Nanni,in bottega del quale,aoue fi lauoraua d'in taglio,& di quadro
pracicauanodel continuo Iacopo Sanfouino fcuItorejAndreadelSarcopit

tore,& aitrijchepoifono fiati tanto valent’huomini. Hora perche Nanni, il

quale in que’tempi eraafiai eccellente reputato,faccua molti lauori di qua-
dro,ed’intaglio,per la villa diZanobi Bartolini a Rouezzano,fuor della por

ta alla Crocc,& per lo palazzo de’Bartolini , che allora fi faceua murare da
Giouanni fratello del detto Zanobi in falla piazza di S. Trinità , & in Guai-

fónda pel giardtno,e cafa del medefimo,ilTriboÌo,che da Nanni era fatto la

uorare fenza difcrezione,non potendo per la debolezza del corpo quelle fa'

tiche,& Tempre hauendo a maneggiar feghe,pialle,& altri fctramcntidifo-

nefti,cominciò a fentirfi di mala voglia, & a dir al Riccio, che dimandaua

,

onde venifiè quella indifpofizione,che non penfaua poter durare con Nan
ni in Queirarte, & che perciò vedellc di metterlo con Andrea del Sarto, o
con Iacopo Sanfouini da lui coiiofciuti,in bottega dell’V aghero

:
percioché

fperauacon qual fi voiefl’e di loro farla meglio, &: fiat piu fimo.Per quefteca

giont dunque il Riccio,purcol configlio,&amtodel Ciappino, acconciò il

Tribolo con Iacopo Sanfouino.chelo prefe volétieri;per hauerloconofciu-

toin bottega diNanni Vagherò,& hauer veduto chefiportaua bene nel di

legno,& meglio ne! rilieuo.Faceua Iacopo Sanfouino
,
quando il Tribolo

già guarito andò a ftacfccOjheli'opera di Santa Maria del Fiore, a concorre

za di Benedetto da Rouezzano,Andrea da Fiefole, &: Baccio Bandinelìi,la

flatuadelfant’Iacopo Apoftolo di marmo, chcancor’hoggiin quell’opera

fi vedeinficme confai tre: perche il Tribolo con qnefteoccafioni d’impara

re,faccndoditerra,& difegnando con molto fiudioandòin modo acqiiifta

do in qucll’arte.alia quale fi vedeua naturalmente inclinato^che Iacopo , a-

mandolopiuvn giorno,chel’aItro,cominciò a dargli animo,&a tirarlo in-

nanzi col fargli fare hora vna cofa,& hora vn’alcra , ondefe bene haueua a!*

Iota in bottega il Solofineo da Scitignaoo,c Pippo del Fabro, giouani digra

de fpcranza'percheil Tribolo gli pauaua di gran lu nga.non pur’gh parago-

Baua,hauendo aggiunto la pratica de’fcrri alfapcr ben fare di terra, & di cc
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ra ; cominciò in modo a fèruirfi di lai nelle fue opere, chefini to TApoftóIc^

& vn Baccojchefecea Giouanni Bartolini per la Tua cafa di Gualfbnda, to-

gliendo a fere per M.Giouanni Gaddifuo amidlsimo vn camino , & vn’ac-

quaio di pietra di macigno per le Tue cafe,che fono alla piazza di Madonna *,

Kcefere alcuni putti gradi di terra,che andauanofoprailcornicionealTri*

^olodlqualegli conduile tanto ftraordinariamen te bene,che M.Giouanni,-

veduto l’ingegno,&lamanieradel giouanc,gii diede a fare dueMedagli^^

di marcno,lequaÌi finite cccellen teme furono poi collocate fopra alcune por

tedellamedefimacafe-In tanto cercandofi d’allogare perloRedi Portogai

lo vna fepoltura di grandifsimo Uuorojper edere fiato Iacopo dilcepolo d’--

Andrea Contuccidal Monte fan Souino,& hauere nome non folo di para-'

gonare{!maeftroruo,huomodigranfema,fnad’haueranco piu bellama-

piera,fu cotale lauoro allogato a lui,col mezzo de’Bartolini: là doue fatto la

copo vn fuperbifsimo modello di Icgname.pieno tutto di fior!C,& di figure

di cera, fette la maggior parte dal TiibolojCrebbe in modo , eflcndo riufci te;

bclIifsime,U fama del giouane,che Matteo di Lorenzo Strozzi, eflendo par-

tito il Tribolo dal Sanlouinojparendoglihoggimai poter ferdafe,glidiede-

a far certi putti di pietra,& poco poi eflendogli quelli molto piaciuti , due
di marmOjiquali tengono vn Delfino,chcvers’acquain vn viaaio,chehog-'

gi fi vede a fan Calciano,Iuogo lontano da Fireze otto miglia , nella villa dei-

detto M.Matteo.Mentre chequefteoperedalTribolofifeceuano ìnFirem

zcjedendoci venuto per fue bifogne M.Bartolomeo Barbazzi gcntilhuoma
Bologncfe,fi ricordòjche per Bologna fi cercaua d’un giouane, che lauoraP

£c bene,per metterlo a far figure,& ftoriedi marmo nella facciata di san Pe
ctonio, chiefa principale di quelladttàiperchc ragionato col Tribolo, Se ve-

duto delle sue opere,che gli piacqucro,&parimentsi cofiumi,& Valere qua

lità del giouane,lo condulle aBoiogna,doue egli con molta diligenza,& co‘

molta fua lode fece in poco tépo le due fibiHe di marmo,che poi furono pò-
fie nellornamcto della porta di san Petronio,che vàallo fpedale della Mor
ce.Lequali opere finite,trattandofi di dargli a tate cofe maggiori, mentre fi

fiaua molto amato,& carezzato da M.Bartolomeo cominciò la peftc dell’aa-

tìo 1515.10 Bologna,& per tutta la Lombardia,onde il Tribolo, per fuggir la-

pefte,fcncvenncaFircnze,& ftaroci quanto durò quel male contagiofo,8c

peftilentiale,fi partijcefiato che fu,& Iene totnò,e(Tendo là chiamato,a Bo-
logna, doue M.Bartolomeo non gli lalciando metter manca cofe alcuna p
la facciata, fi rifoluette,eirendo morti molti amici fuoi, e parenti a far fare v-

na fepolmra per Ie,& per loro.'& cofi fatto fare il modello, ilquale volle ve--

deicM.Bartolomeo,anzi che altro facefie,compito:andò il Tribolo fteflo a

Carrara,a tarcauar’i marmi,pcrabozzargliin fui luogo,e5grauarghdi ma-
liiera.chsnnn folo fuflefeorae fo)piu agcuolcal condurgli , ma ancora ac-

ciochelefigure riufeiflcro maggiori. Nel quallaogo per non perder tempo
abozzò due patti grandi di marfno,iquali coli imperfetti eficndo fiati con-

dotti a Bologna,per fomc,con tutta l’opera,furono» fopragiugnedo la mor
tedi M.Barcolomeo,laqualefu di tanto dolor’cagioncalTribolo,chele nc
tornò in Tofeanajmefsi con gli altri marmiin vna cappella di san Petronio,

doue ancora fono.PartiK) dunquei]Trii>oIodaCariara,nehornaiea Firé
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ac>andari<lo in Pifa a vifitar’njaeftro Stagio da Pietra fànta fctthorcjfuo ami

cifsitno.che lauoraua nell’opera del Duomo di quella città due colonne eoa

i capitelli di marmo, tutti traforati,che mettendo in mezzo l’altar Maggio-
re,^ il tabernacolo del S3gramento,doueuaciafcuna di loro hauer’iopra il

capitellovn’Angelodi marmo alto vn ixaccio,& trequarti con vd candelie

re in mano -, tolfe , inuitato dai detto Stagio,non hauendo allora altro, che

fare,afarvno de’detti Ange!i,e quello finito con tanta perfezzione, con qua
ta fipuo di marmo finir perfettamente vnlauoroiC)itile,& di quella gràdez

zajiiufcì di maniera,che piu no fi farebbe potuto defidcrare.-percioche mo-
ftrando l'angelo col moto della perfona.volando eflerfi fermo a tener quel

lume,ha l’ignudo certi panni fottili iniorno,che tornano tanto graziofi , &
rifpondono tanto bene per ogni vcr{b,& per tutte le vedute,quanto piu no
fi può cfprimere.Ma hauendo in farlo confumato ilTriboio, che non pen^
(aua,iè non alla dilettazione dell’arte molto tempo,& non hauendone dall*;

Operaiohauutoquel pagamento,chefi pcnfaua,rifolutofianon voler’ fare

l’altro,tk tornato a Firenze, fi rifcoHtròin Giouanbatifta della Palla,ilqualc-

in quel tempo nonpur faceuafarpiu chepoteafculture,& pitture,per mà-
dar’in Ftanciaai ReFrancefcoprimo,roa comperaua anticaglie d’ognifor-

te,& pitture (fogni ragione,pur che fufiino di mano di buo macftri,cgior-

nalmente!’incafiaua,&raandauauia;&perche,quando appunto il Tribo-
lo tornò,Giouanbatiftahaueuavnvafo di granito antico di formabeliifii-

aia,&voleuaaccompagnarlo,3cciofcruifre per vnafonte di quel Rc,aperfe

l’animo filo al Tribolo,&quello,che diflegnauafare,ondc egli melTofi giu*

gli fece vna Deadeiia natara,che alzando vn braccio,tiene con le mani quel

vafojche le ha in fui capo il piede; ornata il primo filare delie poppe d’alcuni

putti tutti trafotatije ipiccati dal marmo,che tenendo nelle mani certi fello

ni,fanno diuerfe attitudini bcllilsime: seguitando poi Taltro ordine di pop
pe piene di quadrupedi,& i piedi fra mol ti,dediuerfi pefei, rcUò compiuta

cotale figura con tanta diligenz3,& con tanta per£ezzione,cii’cllameritò,et

fendo mandatatn Francia con al tre cofe,efler canfsiraa a quel Re, 8c d’elTer

pofta,come cofa rara a Fontanableo . L’anno poi 1519 , dandoli ordine alla

guerra,& airalfedio di Firenze,Papa Clemente fettimo per veder in chemo
do,& in qual luoghi li potefie accomir.odare,& Ipartir relIercito,&: vedere

il fito della città appuntOihauendo ordinato, che fegcetamenie foirdeuata

la pianta di quella città,cioè di fuori a vn miglio il paelc tutto,coni colli,m5

ti, fiumi, balzi,cafe,chiefe,& al tre cofe^ Dentro le piazze,& kftrade:& in-

torno Icmura,& i baftiGni,con J’alcredifefe, fudi tuitodato il carico aBea
uenuto di Lorenzo dalla Volpaia,òuonmaefiio d’Oriuoli,& quadfanii:5c

bonilsimoAftrol©go,mafopra tutto eccellentifsimo macftrodi leuarpian

te;ilqual Benuenuto volle in fua compagnia il Tribolo, & con molto giu-

dizioipercioche il Tribolo fu quegli,chemireinanzi,chedetta pianta fifa-

cefle,aciOiueglioiì potefie cófidcrar l’ altezza dc’mon ti,lai)allezza de’piani

egraltri particoIari,di nlieuonlchefar non fu fenza molta fetica. Se pcolo.p

chetando fuori mttalanotteamifurarle Iliade, Se fegnaflemifuredelle

braccia da luogo a luogo,& mifurar’anchel’aicezza,& lecimede’Campani-

]i,6t delleToriijintcrfcgando coiilabulleia per tutti i vcrfi,& andando di

fuor
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fuori a rifcontrar con i monti la CupoIa,laquale haueuano fegnato per cet\

rro,non condufTero cofifact’opera, fenon dopo molti mefi, ma con molta

diligenzajhaucndola fetta di iugheri, perche fuffe piu leggiere: &riftrctto

tuttaU machina nello fpazio di quattro braccia,e mifuraTO ogni cofa, a brac

eia piccole. Inqueftomododunquefiniraquellapianta,c(IeDdodi pezzi,

fuincaflara fcgretamet)te,& in alcune balie di Lana,che andauano a Peru-

gia,cauata di Firenzc,& confegnata a chi haueua ordine di mandarla al Pa-

pa, ilqualenell’afiedio di Firenze,se ne feriù continuamente tenendola nel-

la camera fua,& vedendo di mano in mano lecondo le iettcrc,e gI’auifi,do-

ue,& comealloggiaua il campo j doue h taceuano fcaramucciq&in fomnia

in tutti graccidentijFagionamentij&diipurc.cheoccorrono durar te quell'

a{Tcdio,con molta iua fodisfa2zione,per eiler cofa nel vero rara, & maraui-

gliofa. Finita la guerra,nello fpazio della quale,il Tribolo fece alcune cofe di

terra per Tuoi amici,& per Andrea del Sarto fuoamicifsimo tre figure dice

ratonde,dcIIe quali efio Andrea fi semi nel dipigner’in fi'cfco,& ritrarre di

naturale in piazza prello alia condotta tre capitani,chc fi erano fuggiti con

le paghe.apiccati per vn piede.'chiamato Béuenuto dal Papa , andò a Roma
a'baciar’i piediafua Santità,&dalui{u meiFo acuftodiadi Bclucderecó ho
notata prouifione.NelqualgouernOjhauédo BenupnutofpeiToragionamé-

ti col papa,non mancò,quando di ciò far gli venne occafione,di celebrarci!

TtibolOjComcrcuUore eccellcnte,& raccomandarlo caldamente. Di manie

ra,che Clemente finito l’afiedio Lene feruìiperchedilegnandodar fine alla

cappella di noftra Donna da Loreto fiata cominciata da Leone,& poi crala-

fciatapcrla morte d’Andrea Contucci dai monte a fan Souino,ordinò, che

Antonio da Sangailo,ilqualc haueua cura di condurre quella fabbrica, chia

mafie il Tribolo,& gli defle a finire di quelle ftorie,che Maeftro Andrea ha
ueua lafciato imperfette. Chiamato dunque il Tribolo dal Sangallo d’ordi-

ne di C!emente,andò con tutta la Tua famiglia a Loreto,doue efiendo and a

to fimilmentcSimone,nominato il Molca,rariisimo intagiiator di marmi

,

Ratfaello MonteIupo,Francefco da Sangallo il giouane, Girolamo Ferrare-

fefcultoredifcepolodimaeftro Andrea,&SimoneCioIi,I<.anieri da Pietra

fanta,& Fracefeo del Taddajper dar fine à qneH’opeta, toccò al Tribolo nel

compartirfi i lauori,come cofe di piu importanza, vna ftoria , doue maeftro

Andrea haueua fatto lo fpolalizio di noftra Donna, ondefacendolc il Tri®

bolo unagiunta,gli venne capriccio di fer fra molte figure,cheftanno a ve-

dere fpofare leVergine vno,che rompe tutto pieno di l'dcgno,la Tua mazza,

perche non erafioritai&gliriufci canto bene, che non potrebbe colui con-

pm prontezza moftrar’lo fdegno,che ha di non hauer hauuto egli cofi fatta

venturaftaqualc opera finita,& quelle degli altri ancora con molta perfez-

2Ìone,haueuaiI Tribolo già facto molti modelli di cera,per far’di quei pro-J

feti,cheandauanoncl!enicchiedi quella cappella già muraia,e finita del tue

to,quaodo Papa Clemente hauendo veduto tutte qll'opete,e lodatolo mola-

to,& particolarmente quella del Tribolo,dcliberò, che tutti lènza perdere

tempo tornaftino à Firenze. per darfine,sotto la difciplinadìMichelagno-

lo Buonarroti a tutte quelle figure,chemancauano alla fagteftia,6c libreria

di S Lorenzo,& à tutto il lauoxo,fecondo i modelli,& con Taiuto di Miche
lagnalo
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Ugti&ìo-quanto piu prefto,accio finita lasagceftia tutti potellcro,fficdian te

l’acquifto fatto lotto la difcipUna di cant’huomo,fimr fimilracntc la faccia-

tadi fan Lorenzo E perche a ciò fare punto non fi tardaflejtimandc» il Papa
Michcl^gnolo a Firenzej& con elio lui fra Gio. Agnolo de’Serui,ii quale ha
ueualauorato alcune cole in Beluedcre,accio gl’aiutalse a traforar i marmi,
&facefIeaicuneftatue,recondochegrordiDafle efib MichelagnoIo,ilquaIe

gli diede a far vn fan Cofimo,cheinfiemeconvn lan Damiano allogato al

Montclupodoueua mettcr’in mezzo la Madonna. Date a far quefte, voile

MÌchelagnoIo,che il Tribolo facefle due ftatue nude , chchaueuano a met-
ter in mezzo quella del Duca Giuliano,che già haueua fatta egli, l’una.figu-

rata per la terra coronata di Cipreflo,chc dolen ce,& a capo chino pigngefle

con le braccia aperte la perdita del Duca Gmliano.&I’altra per lo Cielo,che

con le braccia eleuate tutto ndente,&:feftofomoftrafleefier’allegrodeiror

namenio,& {pleudoi'c,che gli recaua ranima,& lo Ipiri to di quei Signore

}

ma lacattiuafortedel Tribolo feglatcrauersò quando appunto voleuaco-

minciar’a iauorare la ftatua della Terra j perche,o fu Ile la mutazione deli’a-

na.olafuadebole complefsionejO Thauerdifordinato nella vita, s’ammalò,

di maniera,che conucttitafirinfermità in quartana, seia tenne adolTomol

li mefijcon incredibile difpiacer di re,chc non era men tormentato dal do-

lor d’hauer tralafciato il lauoro,& dal vedere,che il Frate,& Raffaello hauc

nano prefo campo ; che dal male fteiiojilquale male volendo egli vincer per

non rimaner dietroa gl’emuli fuoi,de’quali fen tiua far ogni giorno piu cele

bre il nome,cofiindirpofto,fece di terrail modello grande della ffatua della

Terra,& finitolo,comjnciò a Iauorare il marmo,con tanta diligenza.^ fol-

iècitudine,che già fi vedeua fcoperta tuttadaila banda dinanzi la ftatua,qua

dolafortunajchea’beiprincipiifemprevolentiericontraftai con la morte
diCIemente,a!Ìora,chemcno fi temeua troncòl’animoa tanti eccell. huo-
minijchcfperauanofotto Michelagnolocon vtilitàgrandifsime,acquiftarfr

nome imraorrale,& perpetua faraa.Per quello accidente, ftordito il Tribo-

lo,e tutto perduto d’animo,efiendo anche m.ìlaio,ftaua di mah fisima voglia

non vedendo ne in Firenze,ne fuori poccr’dareincofa,chepcr luifbffeiina

Giorgio Vafari,che fu fcmpre Tuo amico,& l’amò di cuor’ Se aiutò quàto gli

fa pofsibile Ioconfoctò,con dirgli,che non fi fmarificjperche farebbe in mo
dOjCheil Duca Alcfiandrogli darebbe che fare,median te il fauore del Ma-
gnifico Ottauianodc’Mcdici,coÌqualegli haucuafatco pigliar’ afiai firetra

iciuitu ; onde egli riprefo vn poco d’anirao,rÌTrafie di terra nella iàgreftia di

fan Lorenzo,mentres’andaua penfandoalbifognofuo, tutte ie figure, che

aueuafatto Michelagnolodi marmo,cioè l’Aurora, il Crcpufcolo,]] Giorno
claNotte,egIiriufcirono cofi ben fatte,che M-Gio. BatiftaFigiouàni prio-

re di fan Lorenzo,alqualc donò la nocte,perchcgU faceua aprir lafagrc ftia,

giudicandola cofa rara, la donò al nuca Aiefi'androjchc poi ladiedeal detto

GiorgiOjche ftaua con sua Eccellenza, sapendo, che egli attcndeua a corali

fkidijlaqualfigurac hoggi in Are7ZoneUesueca(e,con altee eofe deli'aite.-

Hauendo poi il Tribolo ritratto di terra parimente iaaofira Donna fatta da
Michclagnolo per la medefima fagreftia,ladonò al detto M.,O ctauiano de
Medici,iiquale lefecefrre daBatiiladelCinque vn’ornamcnto belulsimo-

di
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di quadro,con colonne,menrole,coroici,& altri intagli riioltolxa fatti. la

tanto col fauorcdi lni,cheera Dcpofitariodi S.Eccfu datoda Bertoldo Ca-
fini proiiednor'ciella forte2za,che fi muraria allora, delie tre arme, che fecó

do l’ordine del Ducas'haueuanoa far’, per metterne vna a ciafcun Baluar-

do a farne vna di quattro braccia al Tribolo con due figure nude,figuratep

due Veitorie.la quai’arme condotta con preftezza,& diligenza grande, e c5

V na giunca di tre mafchcroni.che foftengono TarmesSc le figure,piacque ti

toal Duca,cbepofealTriboloamoregrandirsimo:perchecl1eodo pocoap
prefTo andato aNapuUil Duca per difendeifiinnanziaCarlo quinto Itnpe

ratore, tornato allora daTunifi.da molte calunuie,dategh da alcuni fuoi cit

tadini; J'f ciTcndofi,non pur difefb,ma hauendo ottenuto da Tua maefta per,

donna la Signora Margheri tad' Auftria fua figliuola, fcrilTe a Firenze,che fi

.

ordinaflcro quattro huomini,iqualjper tuttala città facefiero far’ornamen
ti magnifici,& grandifsimi per riceucr’con magnificenza conueniente l’im

.

peratorcjchevcniuaa Firenzetondehauendo io a diftribuiri lauori di com
inifsione di fua Ecc.che ordinò,che io intetuenilsi con i detti quattro huo-
rnini,chc furono Giouanni Corfi, Luigi Guicciardini,Palla Rucellai,& A-
kflandro Corfini,diedi a fateal Tribolo le maggiori,& piu diflìcili iraprc-

ledi qucllafefta,& furono quattro ftatue grandida prima vn’ Hercolein at

tod’hauer’occifo rMra,aicofei braccia,& tutto condo,&inargentato,i!qua

le fu pofto in quell’ angolo della piazza di fan Felice , cheè nella fine di via

inaggiojconquefto motto di lettere d’argento nel bafamento, V T HER-
culeSjlaborej&crumnismonftraedoniuitjitaCsfar viriute, &clementia,

hoftib.vitftiSjfeu placatis,paccm,orbi rerrarum,& quietem reftituit. L’ al-

tre furono due colofsi d’otto braccia l’uno figurati p lo fiume Bagrada , che

fi pofaua fu la fpoglia di quel ferpcntcjche fu porratoa Roma j Se l’altro peC.

l’Hibero con il corno d’Amalteain vna mano , & con vn timone DeU'alcra,

coloriti,come fè fufiero fiati di bronzo,con quefte parole ne’bafamenti, ciò

cfottoTHibero, HI bernusexHifpania. &fotto l'altro, Bagradasex Afri

ca- La quarta fu vna ftatuadi braccia cinque, in fui canto de’ Medici, figura

ta perla Pace,laqualchaueuain vna mano vn ramod'oliua: 8c nell’ altrav-

nafaceaccefa,chemetteua filoco in vn monte d’armcpofteinfulbafamen-

tOjdou’ell’era coliocata,con quefie paroleiFiat pax in virtute tua:Non dette

il fincjche haueua difegnato al cauaìio di fette braccia lungo , che fi fece in- .

filila piazza di S.Trinira,fopra la quale haucuaa eficre la ftatua dell’ Impera

tote armato:perche,non hauendo ilTafio intagliator di legname, suo ami-

cifsimo vfato preftezza nel farcii bafamento,6c l’altre cofe>che vi andauano
di lcgniintagÌiati,comequcllc,chefilafciauafuggiredi mano il tempo ra-

gionandoj&burlandojàfaticafifuà tempoàcopriredi ftagnuolo, soprala

lena ancor frefca,il cauallo fblo,neI cui bafamento fi leggeuano quefte pa-

role. Imperatori Carolo Augufto , viifioriofifsimo ,
poft dcuitfios hoftes,

Italia; pace reftituta,&falutatoFerdin.fratre,expulfis iterumTurcis,Afri-

caque per domita, Alexander Mcd.DuxFlorenii2.DD. Partita fua maefti

di Firenze, fi diede principio,afpeitandofi la figliuola, al preparamento del-

ie nozze ;& perche potclFc alloggiare clla,&la vece Regina di >Iapoli»ch«

era in fùacompagnia,secondo l’ordine di S.E.in cafaM:0 nani ano' de’ Mc-
dicii



NICCOLO DETTO 3L TRIBOLO 4<^i

^leiiCOrtiottamente; fatta in quattro Settimane con ftuporc d’ognuno vna

giunta alle fuecafe vecchie 5 il Tribolo , Andrea di Colimo pittore , & io in

dieci di con l’aiuto di circa nouanta sculcort.c pittori della atta Ira garzoni,

etnaeftrijdemnio compimenco>quanto alla caia, &ctnamcnii di quella, al

raparecchiodelJcnozzcdipignendoIeloggiCji cortili, egralcvi ricettidi ql-

ia,rccondocheà tante nozze conueniua . Nclqualc ornamento fece il Tri-

bolo oltre airalirecofe intorno alla porta principaie'due Vittorie di mezzo
rilieuo, loftenute da due Termini grandi.Ieqaali reggeiiano vn’ Armedel-
rimperator, pendente dal collo d’un’AquiU tutta tonda molto bella, fece

ancora il medeiìrno certi putti.pur tutti tondi,egeandi, che fopra i frontes-

pizi) d’alcune porte metteuano in mezzo certe cefte,chc furono raobo loda

II, m tanto hebbe lettere il Tribolo da Bologna, mentre fi faceuano le noz-

ze, per lequali Mefler Pietro del Magno,iuo grande amico lo pregaua fufic

contento andare à Bologna, à far’ alla Madonna dt Galina,doucera già fac

to un’orn.imétobellifsimodi marmo, vna ftoriadi braccia tre, c mezzo puc

di marmo, perche il Tri bolo non fi crollando haucr’ alloraalcro,chc far’an-

dòiefattoilmodellòduna Madonna, che fagliein Ciclo, efotcoidodici

Appftoli in varie ateitudtnia che piacque, efiendo beliifs.miic manoàlauo-
rare ma'có poca fua ibdisfanoné.pche efiendo ilmarmo>chclauoraua di qlli

di Milano, Saligno smeriglipfo,ccaermo gli pareua gettar via il tempo, fen-

zi vnadilettazioneal mondo di quelle che fi hanno nei lauorare, i quali fi

lauoranocon piacerc,&in vltimo condottimoftranovn3pel!e,cheparpro

piamente di carnei pur tao co fece, ch’eli era già quali chefinira'quando io',

hauendodifpoftoil Duca Aleflandfoàfàr tornar’ Michelagnolo da Roma
Cgl’altri per finire l’opera della sagrefiia cominciara da Clemente, difiègna-

uadargÌi,chefareàFirenze,eratTarebbe riufcito, main quei mentrefopra-

uenendolamorce.d’Aleirandrochefuamazzatoda Lorenzo di PierFran*

cefeo de’Medicirimafe impedito non pure quefto difegno , ma difperata del

tutto lafelicirà,e la grandezza dell’arce. Intefa adunque il. Tribolo la morte

del Duca,fe ne dolle meco per fue lcttcre,pregandom],poi che m’hebbc c6-

fortato à portar io pacelamortedi tanto principe,mio amoreuole signore,

che fc io andana à Roma, com’egli haueua Ìntefo,che io voleua far in tucro

deliberato di lafciare le corri, e fegui tar’ i miei ftudi che io gli recafsi di quaf
che parti to,percio.che,hauendo miei amici,farebbequanro io gi’ordinafsf.

Ma vennccalojchenonglibifognò altramente cercar partito in Roma, per-

che, efiédo creato Duca di Fiorenza, il signor Cofimo dc’.Medici , ufeito che

«gli dc’trauagli , che hebbe il primo anno del fuo principato
, p hauer rotti i

nimici à Monte Murlo, cominco a pigliarli qualche fpafia, e particolarmen-

te à frequentate aflai la villa di caftelio. vicina à Firenze poco piu di due mi-

gha, doue cominciando a murare qualche cofa,per poterai ftar commoda*
mente con la corte, à poco a poco,efièndoà ciò rifcaldaro da maeftro Piero

da san Cafeiano, tenuto in que’cempt aflai buon maeftro, e molto fèruicorc

della signora Maria madre del Dnca.e flato fempre muratore di cala,& an-

tico seruitoredcl signor Gioiiannii fi riloluettedi condurre in que* !uog3

Certe acque,che molto prima haueua hauutodifideno di conduruijOnde da
o principio àfat’vn condotto,chericeacfle tutcelacqucdc! poggio deliaca

tee
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ftellinajuogo lontano à Caftcllo vn quarto di miglio , ò piu (i /èguiraiu c&
buon numero d’huomini i! Jauoro gagliardamente. Ma conoiccndo il Dt»

ca, che maeftro Piero non haueua ne inuenzione, ne diiégno baftan teàfar

vn principio in quel luogo che poteflc poi col tempo riceiiere quell’ornàe

mento,cheli fito, e l’acqucrichiedeuaiio; vn di che sua Eccelléza era in fui

luogo,eparlauadi ciò con alcuni Meiler Ottauianode’Medici,eChnftofa-

co Rinieri,amico del TriboIo,e ieruitore vecchio della Signora Maria, edel

Duca, celebrarono di manierai! Tribolo per huomo dotato di tutte quelle

parti, che al capo d’unacofi fatta fabrica, lì richiedcuano, che il Duca diede

commefsionc a Chnftofano, che lo facefle venir’ da Bologna , ilclie hauen—
do il Rinicri fatto toftamenie, il Tribolo,che nò poteua hauer’miglicM: nuo«'

ua,ched’hauer€àseruireil DucaCofimo, fe ne venne fubiro a Firenze; &
ariuatofucondottoàCaftello,douesua Eccellenza Illuflriisima hauendo
intefo da lui, quello , che gli pareua da far

,
per ornamento di quelle fonti,

diedeglicommefsionechefàceffeimodeihjperchea quelli melfo manos’»

daua con efsi trattenendo, mentremacftroPieroda san Cafciano faceua

ì’acquidoito, econdticca l’acquc, quando il Duca, che in tanto haueua cc-

minciato per iìcurtà della ciitàa cingere in fui poggio di sa Miniato con vn

fbrtifsimo muro i bafìioni fatti al tempodell’siledio col dtiegno di Michela

gnolo; ordinò,che il Tribolo faceflc vn’arme di pietra forte con due Vetro»

rie,per l’angolo del puntone d'un baluardo , che volta inuerfo Firenze . «a
hauendo afiatica il Tribolo finita I’arme,cheeragrandifiìma,& una di quel

le Vittorie alta quattro braccia,che fu tenuta cola belliffima
;
gli bifognò la-

fciarequell’operainperfcita;pcrcioche hauendo maeftro Piero tirato mol
to innazi il códotro,el’acquec6 piena fodisfàzione dei Duca,voIlesuaEcccI

lenzacheil Tribolo cominciaftèàmcttcrein opera per ornamento di qud
luogo idifegni, & i modelli, che giagrhaueua fatto vedei’, ordinandogli p
allora otto feudi il mefe di piouificne, come anco haueua il san Calciano

.

Ma per non miconfondere nel dirgl’intrigaménti degl’acquidotti,egl’orna

menti dellefon ti fia bene dir breuemente alcune poche cofe del luogo , e fi-

lo di Caftello . La villa di Caftello pofta alle radici di Mon ce Morello fbttu la

viìladellaTopaia,chcèàmczza la ccfta,ha dinanzi vn piano,chckédcàpo-

co a poco,pcr Ipaiiod’vn miglio , c mezzo fino al fiume Arno, eia apunto

,

doue cominciala falita del monte, e pcfto il palazzo, chegiafu murato da
pietrranccfcodc’MedicijCon moltodiregnorpcrchefaauendola facciaprinci

pale diritta a mezzo giotno,riguardantevngrand!ffimo prato con duegrS
dillìmi viuai pieni d’acqua vma. che vieneda vnoacquidotto antico fatto da

Romani per condurre acqueda vai di marina à Firenze , doue lòtto le voi

cena iifucboctinoi habelljtìÌma,emoltodiletteuolcueduta. I viuài dina-

zi, fono spartiti nd mezzo da vn ponte, dodici braccia largo
, checamma a

vn viale della mtdefimalarght zza,copcriodagiil?.ei,edjfopra nella fua al-

tezza di dieci braccia,da vna continua vcltadi niori,checaininando fopra it

detto viale lungo braccia trecento ;<:onpi?.ceuohfilira ombra conduce alla

ftiada maeftradi r>ra:o;per vna pòrta polta in mezzo d: due fontane, che fer

ucnOdx siandanti ,
&adar bere alle heftic. Dalla banda di >ci(clcu?ntc,

Ì12-I i..c-iclìmo palazzo vri; muraglia -•^t:;iLrr;a diftalUt; * d* vcrfoooìiecte



NICCOLO DETTO IL TRIBOLO 4«5

fR giardino fecreto alquale fì camina dal cortile delle Halle» palTando per

10 piano del palazzo,e per mezzo le loggic,saIc, c camere terrene dirittame

te. Dal qual giardin lccrcco,per vna porta alla banda di ponente,(ì ha len>

trata in un’altro giardino graodinimo tutto pieno di frutti , e terminato da
vn saluaiico d’Abeti, che cuoprele cafedelauoratori^e degraltri.che li Haa
no p feruigio del palazzone degl’or ti. La parte poi del palazzo,che volta ver

(o il monte a tramontaaa,ha dinanzi vn prato tantolango,quanto fono tue

ti iniiemeil palazzole Halle,Se i! giardino fecreto, e da quello prato fi faglie

per gradi al giardino principale cinto di mura ordinarie, ilquale acquiftan-

do con dolcezza la falita fì difcofla tan co dal palazzo alzandofì.che il sole di

mezzo giorno lo fcuoprc,efcalda tutto,comc fc non hauclle il palazzo inni

si . £ neli’eflremità rimane ranc'alcu che non fclamence vede tutto il paiaz

so, mai! piano,cheè dinanzi,ed'incorno,e alla città pat< mence.£ nel mez-
zo di quefto giardino un saluaticod’alciflìmi,e folti Ciprtffi, lauri, craortel

le, iqualigiiando in tondo fanno la forma d’un Laberinco circondato di

bofloli,altJ due braccia,& mezzo.e tanto pan, Se con bcirordinc condotti#

che paiono fatti col pennello . Nel mezzo delqualcLaberinto.come volle

11 Duca,& comedi fòttohdira, fece ;I Tribolo vnamoltobellafonranadt

marmo. Nell'entrata principale, doue è il primo prato coni due viuai>& li

viale coperto di gel lì, voleua il Tribolo, che caco u accrcfccflc elio viale, che

perifpaziodipittd’un miglio col mcdefimo ordine, c coperta andaflc infi-

ne al fiume Arno, Se chclacque,cheauanzauanoà tutte le fonti, correndo

icnremente dalle bande del viale in piaceuoli canaletti, Taccompagnaffèto

infino aldecto fiume, pieni di diuerfe forti di pefei, & gamberi . Al palazzo

( per dir coli quello, che fi ha da fare, come quello, cheè fatto) voleua

farevna loggia innanzi^ laquale pacando un cortile scoperto hauefle dalla

parte, doue fono le Halle altre tanto palazzo quanto il vecchio ,& con la me
defima proporzione di flanzeìoggie ,giardjn fecreto, & alto. Ilqualeac-

crefeimento harebbe fatto quello eflcre vn grandillìmo palazzo, & vna bel-

liflìma Ceciata. Paflàto il cortile,doue fi entra nel giardin grande del Labe

rinto,neIla prima entrata.doueèvn grandillìmo prato.faliti i gradi chevaa
co al detto Laberinro,veniua vn quadro di braccia trenta, per ogni verfo

in piano, in fui quale haueua a cHere, come poi è Hata fatta, vnafontegran-

diflìma di marmi bianchi.chc fchizzafle in alto fopragl'ornamenualti quat

cordici braccia. Et che in cima, per bocchad’unaHatuavfciffc acqua, che

andafie altofei braccia. Nelle tcHe del prato haucuanoàelTcredueloggie*

vnadjrimpectoall'attra,eciafcunalunga braccia 50. elarga quindici .£ nel

mezzo di ciafcunaloggia andana vna tauoladi marmo di bra.dodici ,cfuori

vnpilodibracciaottOjche haueua àriceuerc l’acqua da vn vaiò tenuto da
due figure. Nel mezzo del Laberinto già detto haueua penfaio il Tribolo di

fare io sforzo dell’ornamenro dell‘acque,con zampilli. Se con vn federe mol
co belio intorno alla fonte, la cui tazza di marmo,comepoi fu fatta , haueua
a eflcre molto mino re, che la prima della fónte maggiore, c principale. Ec
queHa in cima haueua ad haucre unafigura di bronzo,chc gettafle acqua.

Alla fine di quello giardino haueuaà eflcre nel mezzo vna porta , in mezzo

a certi putti di marmo,chegettaflìno acqua} da ogni banda vna fonte, cn«
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cantoni nicchie doppie dentro alle qtial andauano ftatue,{i eomeneH’altre*

che fono nei muri dalle bnndejneinfcontri de’vìah,^chetrauer{àno il giar-

dino,! quali tutti fijnocopertidt verz’jreinuarijspartimen,per la detta por

la,che èin cima a quefto giardino, fopraalcunefcale, fi entrain vu’altrp giar

dine largo quan co il primo, ma a dirittura non molto lungo, nfpetro al mó
te. Etili quefto ha ueuanoàefi ere dagli Iati due altre loggie . Ec nel muro
dirimpetto alla porca,che foftiene la terra del raóte.haueua a edere nel rr.ei

zo una grotta con tre pile,oeU.ìquale pioueflc arti fiziolaméce acqua. E U
grotta haueuaaeiìèrein mezzo àduefontan'c^nel medefimo muro colloca»,

te. e dirimpetto àquede due ne! muro del'^ardrnOj'ne.haiTertanòiefierc

duealcrejeqtiali raercefionoin mezzo la detta porca. Onde t^iefarebbo-

no datele foiMÌ di quello giardino quanto qucHèdeiraitrp,-chegrèTdttojC

che da quedodlquale e piu aìto,FÌccueraeque. E quefto giaèdino-haucUa

a edere tutto pieno d'Aranci, che vi harèbbono hauuto ,
& h aucraWnò qua

tochefia commodo iuogoj per edere dalle mura, e dal monte difefo dalla

tramoncana,&: altri venti con trarij . Da quefto fi faglicjper due fcaledi felì

ce,vnadaciafcunabanda,a vn faluaticodt Cipreflì, Abeti, Lecci', & Allori,

& altre verzureperpetucjcon beH’òrdinecompartitejin mez'zo allcquàli-do

tìeua edere,fecondo il difegno del Tribolo,come poi fi è fatto, vn vinaio bel

kflìmo . Et perché quefta parte ftrignendofi a poco apoco, fa vn’angolo;per

€hefu(rcottufo-,rhaueuaàfpuntarclalarghezza dVna loggia, chefalendÒ

parecchi fcaglioni,fcopriua nel mezzo il palazzo,} giardini,lefonci,e tutto il

piano difetto.& intorno in fino alla Ducale villa dei Poggio à Caianoj Fio-

renza,Prato, Siena,& ciò cheuièairintornoàmolte miglia. Hauendodùn
que il già detto maeftro Piero da san Cafcianò condotta l’opera /ua dell’ac-

quidotto infino a CaftelIo,emedbuidentro tutte Tacque della Caftellina,

fopragiunto da vnagradi}ììmafebbre,in pochi giorni fi mori, perche il Tri

bolo prefo^radun to di guidare turca qila muraglia dafcjs’auuedde ancor che

fudero in gran copia Tacque ftate condotte, che nondimeno erano poche a

quello,che egli fi era medo in animo di faretséza che quella, che veniua dal

la Caftellina,non faliua a tanta altezza quato era quella di che hancna di bi-

ibgno . Hauuto adunquedalsignor Ducacomnieftipne dicondurui quel

ic della v-reraiajche èa caualier’ a Caftcllo piu di cento cinquanta braccia, &
fono ingran copia,e buone ; fece fare vn condotto fimile alTaltroj e tanto a!

tOsche ui fi può andar dentro
;
accio per quello le dette acque della Pretaia

venidero al vinaio pervn’altro acquidotto,che hauede la caduta delTacqua

del viuaiOjC della fonte maggiore; E ciò fatto cominciò il Tribolo à murare

la detta gTOtta,fer tarla con tre Nicchie,& con bel dilegno d’atchitetturà *

&cofi leduefontane.chs lametteuanoin mezzo. In vna delle quale hane-

ua 3 edcfevna gran ftama di pietra,per lo monte Afinaio,laquaìelprcmcn-

doilia barba Vttrfàdè acqua perbocca in vn pilo , thehaueoaadhatieredinS

zi. DélqUalplk>vlceBdoTaoq«a',ner uia occu!tadoueu3paflare!lmuró,&

andare alia fonte che hoggi e dietro fini radei giardino del Laberinio; tntia

donei valo^cKehain lulla'spallail fiume Mugnone,iiq*i3lcein vna nicchia

grande di pietra bigia con bellifsimi ornamenti , ecopecraTattadt spugna.

Xicudeop &f£Ìefodeftaiaisaiialn rutt-o-c-emeè in parte, barebbehamua
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{ofoiglUnza col vero,nafccndo Mugnone nel Monte Afinaìof^e dunque
il Tribolo,peteflo Mugnoneper c!ircqueÌIo,cheè&tto, vnafigura di pie-

tr3bigia,lunga quattro braccia.Sr raccolta in bcfljffima attitiidinejlaqualc

La /opra la Jpallavn vafojchevérfaacquain vn pilo, e'faltra poià rateerà »

appoggiandouili fopra , haueridoTà gàrnbaTnanca a cauallo /opra la ritta

.

E dietro a quefto fiume è vnafemina figurata per Fiefole,laquale tutta ignu

da nel mezzo della Nicchia efee fra le /pugne di que’faflì , tenendo in mano
unaLuna,cheèranticainfegnadeTit/olani.sottoqueila Nicchia è vngta
diflìmo pilo /cftenuto da due Capricòrni grandi>che/bno vnadell'imprer

fé del Duca, ‘da i quali Capricorni pendono alcuni fcftont, e tnafcherc bel-'

litri'mc.e dalle labta efee facqua del detto pilo , che élTendo colmo nel mek-,
2o,csboccato dalle bande,viene tutta quella, cfaefoprauanTaauctfarfi dai
detti lathper le bocche de’Capricorni,& a caminar poi , chc-e ca/cato in fuF

bafamento cauo de! pilo,pergrorticini,che fono in tornò alle tnufa del già?

dine del Laberimo
,
doue fono fra Nicchia , & Nicchia fonti, e fra le fonti

spalliere di melaranci,& melagrani . Ne! fecondo fopradettogiarciino)do

uehaueadifegnàre il TriboIo,rhefi face/TcilMonteÀ/ìnaio, chehaueiiaa

dar l’acqua al dectoMiign<jn e>haueua aé/Tere dall’altra banda, paflaca la por’

taiii Monte della Fattecona in somigli ante figprà. È fi come eia quéfroMa
te haorigine il fiume A'rhc); coli la ftatua figurata per efio, nel giardino dcF

Laberimo,d:rimpèttQ 'a Mugnone'haiieuaàriceuercl’acquadeìlàdetta Fai

terona. 'Maperchelà figura di detto Monte, ne la fuafonte ha mai hauuto

il fuo fine: parleremo della fonie,edel fiume Arno, che dal Tribolo fu con-

dotto a perfezzione . Edunque queftofiumeilfuovafo.fopravnacofcia,

& appoggiafi'toii vn braccio, /landò àgìacere.fopra vnLeonc,che tiene vn
giglio ih mano,& l’acqua riceiie il vafo dal muro forato, dietro alquale ha-

ueuaàe/Terelà Falteronaradla maniera apéto,chefi èdeito nccuerelafua

la ftatuadcl fiume Mugnone. E perche il pilolungoein nino fimilea quel

lodi M-ugnonenondiro altrofenon ch'eèvn peccaco,chelabontà,& ecccl

lenza di quefteopereraon frano in marma,efiendo ueramentc belliifrme

.

Seguitando poiii Tribolò l’opera del condotto, fece uenire l’acqua della

grotta , che paflando fotto ilgiardino degl’Aranci , e poi l’altro, lacondut-_

fe alLabennto,eqiuuiprefoingÌTo' tutto il mezzo del Laberinto,cioèil

centro inbiionàlarghezza, ordino lacannà delmezzojper laquale haue-

uaagéttare acquala fonte. Poi prcfcl’acque'd’Arno,& Mugnoiic, cra-

gunatcleinfiemefoitoil piano del Laberintò,ccncérte' canne di bronzo,
che erano spàf/c per quel pianoconbc]rordine,cmpiè tutto quel pauimen
to di sottilillìm'i zampilli , -di maniera , che uoìgendofr vnachiaue li bagua-

no tutti co!oro,chc-s’accoftano. per uedere la fonte

.

E non fipiio àgeoolmcntc, ne cpfi..tpftQfog<^ire, perche fece il Tribolo.

intcjn30--àlla Ìon''ce, & ah !.àftrÌca1óÌ(i>éIi^ule foho‘i zampilli , Va fedèfe di

'pietra bigia, Ibffetìuto da branch'edì Teóiì’él.tràmezzatedamóilri.marini

dihaflo'tilieuo'^ ':;Ìlrh'èTaréfupòfadiÌHcilcVperchevoIIe^ich-ei|lucgó e

in ispisggià, tfiala la si^uadraapén^'o di‘,quclió^r piano ^'ecTe^foùfh il

medefimo*
. ,

: -i
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poi mino alla fonte di quello LaberintOi lefccenel piede di mirma

nno intiecciamcniodi moftn marini cucci condì ilcaforaci.con alcune code

auiluppatc infictiie cofi benc.chcin quel genere non fi può farmcglio.E do

fatto,condu{Ie la tazza d’un marmo ftacocondotto molto prima àCaftello,

jnfieme con vna gran tauola pardi marmoidalia villa delfAucella > che già

comperò M Ottauiano de’ Medici da Giuliano Saluiaci. wee dunque il

Tribolo per quella coramodita prima che non harebbepet auenturafatto,

la detta cazza, facendole intorno vn ballo di patemi polli nellagolaiche èap

prelloallabbro della tazza, i quali tengono certi felloni di cole marine tra-

forati nel marmo con bciranifizio. E coli il picdc,chc fece fopra la tazza,co

duflecon molta grazia,& con certi putii.emafchcre per gettare acqua, bel-

lilTimi.Soptailquale piede era d’animo il TriboIo,chcfiponelIevnaftatua

di bronzo,altatre braccia, figurata per vna Fiorenza, a diraollrarc,chcdai

detti monti Afinaia.e Faiterona vengono l’acqucd’ Arno,&MugnoncaFio
lenza. Dcllaqualc figura haueua fatto vn bcllifsimo modeIIo,che spremen

dofi con le marni capeili,nefaccua ufeir acqua. Condotta poi l’acqua sul

primo delle trenta braccialòtto il Laberinto, diede principio allafontegran

de,che.hauendo otto faccir,haucua à nccuere tutte le Ibpradctte acque, nel

primo bagnojcio quelle delFacquc del Labeiinto,e quelle parimcntcdel co

dottomaggiore. Ciafcunadunqucdell'ottofaccefaglic vngrado alti vn

quintoi& ogni angolo dell’otto facce ha vn rifalto.corneanco hauealefca*

Jcjcherilaltandofaigonoadogni angolo scaglionediduc quinti. Talché

ripercuote la faccia del mezzo delle leale nei rilalti,e ui muore il baftooc,

cheè cofj b zarra à ucdere.e molto commoda a faìire. Le sponde della fon

te hanno garbo di vafo,& il corpo della fonce,cio è dentro , doue fta l’acqua

gira intorno . Cominciali piede in otto facce , e feguita con otto federi fin

prcilo al bottone della tazza, sopra ilquale feggono otto pu tri i n oarie acii-

ludini e tutti tondi,egrandi quanto il viuo.Et meatenaodofi con le braccia

&CÓ legabe infieme,tanno beilifiìmo vedere,& ricco ornamento. E pecche

l’aggetto della razza.chc è tonda,ha di diametro fei braccia traboccando del

pan l’acque di rutta la fonte,verfain torno intorno vna bellillìma pioggìaa

ufo digrondaia nel detto vafo a otto facce, onde i detti putti, chefono m fui

piede della tazzanon lì bagnano,& pare che mo fil ino con molta vaghezza

quafi fanciullefcamcteeircrfi la entro p nó bagnarfi, fcherzado ritirati intoc

no al labro deila tazza>Iaquale nella fua fcmpìicita non fi può di bellezza pa

ragonarcjfoiio dirimpetto a i quattro lati della crociera del giardino, quat-

tro putrì, di bronzo a giacere fcherzando in varie attitudini,! quali le bene

fono poi Itati fac.i da aItn,fono fecondo il dilegno del Tribolo . Comincia
/òpra quella razza vn’ahro piede,che ha nel fuo principio,fopra alcuni rilàl-

ti quattro putti tondi di n'armo,chc ItnngonoiI collo a certe Ochc,che vct

fono acqua per bocca . E queft'acqua è quella del condotto principale, che

viene tlai Laberin tu, Uqualeapunro foglie aqucllaalc€Zza.sopraqucftiputr

ti èil fello de! fafo d: quello piede, ilquale e folto con certe cartclle.chc colo

no acqua co Itrana bizza i fia,c rq igliando forma quadra Ha fopra certe maf
chere molto ben fotte . sop; a poi c vn altra tazza minore} nella crociera dei-

foquale al labro Hanno appiccate con le corna quattro ielle dì Capricorno
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ÌRqoi^coJcqualigettonoper bocca acqua nella tazza gran<Ic>infi‘eme con

ipuui,pct far la pioggia,che cade, come fi c detto nel primo ricetto, che ha

le sponde aotto faccio . seguita piu alto vn’altro fafo adorno con altri orna

menti,e con certi putti di mezzo rilieuo,che rifai tando fanno vn largo in ci-

ma tondo,che fecue per bafa della figura dVn’HercoIc,chcfa scoppiare An-
teo,laquale fecondo il dilegno del Tribolo, e poi ftaia fatta da altri, come fi

dira alilo luogo. DalIaboccadelqualeAnieo, in cambio dello spirito, dife

gnòchcdouellevlcire, &elcepcrvna canna acqua in gran copia: laquale

acqua c quella del condotto grande della Prctaia, che uien gagliarda, & la-

glie dal piano,doue fono le lcale,braccia fedicfe ricalcando nella tazza mag
giorefavn vedere maraaigliolò. in quello acquidottomedelìmo vengono
adunque non fololedette acque della Pretaia,ma ancoi-quelle, che,vanno
alviuaio,&aUagrotta; 5c quelle vnirc con quelle della Caftellìna, vanno al

le fonti della Faheronajedi Monte Afinaio,e quindi a quelle d’Arno,&Mu
gnone,come fi c detto,& dipoi riunite alia fonte del raberinro, vano al mez
zo delia fonte grandcjdoue fono i putii con l’Oche, Di qui poi harebbono
a irelecondo il dilègnodel Tribolo, per due condotti ciafeuno da perle ne*'

pili delle loggic,& alle tauole.e poi ciafeuna al Tuo orto fegrero. Il prrmó de*’,

quali orti vedo póncnteè tutto pieno d’herbe {lraordinaric,e medicinali. •

ondeallbramo di quell’acqua nel detto giardino di feraplicijnel nicchioyét'

la fontana, dietroavn pilo dimarmo harebbeàcllere vnallatua d’EfcuIa^

pio. Fu dunque la fopradetta fonte maggiore,futtafinita di marmo dal Tri

bolo,eridotta a quella cftreraaperfezzione,che fi può in opera di quella fot

tedifiderare migliore. Onde credo,che fi polla dire conuertit3,cfa’clla fiala

pio beila fontc,e la piu riccha proporzionara,e vaga,che fia fiata fatta mai. - '

pcrcioche nelle figure,ne i vafi,nclle tazze, &m fomma per tutto fi vede vfa

tadiligenza,&induftria ftraordinaria, poi il Tribolo fatto il modello della •

delta llatua d’Elcnlapio.comindo a lauorare il marmo, ma ipeditdda altre^

cofe lafcib impfettaqlia figura,che poi fii finirada Antonio di Gino sculto-

re,cfuodifctpolo.Dallabandadi verfolcuantein vnpratellofuordel giar-

dino,acconciò il Tribolo una Queroa molto arcifiziofamcntejpetciochc»

oltre che e in modo coperta difopra,ed’intorno d’ellera intrecciata fra ita-

mi che pare vn {okiffimo bofchetto,ui fi fagliecon vna commoda scala di le

fno fimilmente coperta: in cima dellaquale nelmezzodellaquerciaèvna

llanza quadra con federi intorno,& co appoggiatoi di spalliere-tmte di ver

zura viua^fic nel mezzo vna tauoletca di marmo, con vn vafo di mifthio nel

mezzo : Nclqua]c,pcr vna canna yiene,efchjzza al’aria molta acqua,& per

vn'aitra la caduta fi patte, lequalicannevcngonofupcr Io piede della quer
ciain modo coperte dall’£llera,che non fi veggiono punto, e l’acqua fi da*

«toglieqiiandoaltrivuolecoluolgerc dicerie chiaui. Ne fi può dire àpio
no per quante vie fi volge la detta acqua della quercia,con diuerfi infti umé
ti di rame per bagnare chi altri vuolcioltre che con imedefimi inllrumenti

fe le fa fare diuerfi rumori,c zuffolamenti . Finalmentc^utte qfitóc acque

,

dopo haaerfecaitoatante,ediuerfe fonti, Se v.focij , raguaateinfiemeienc
uanno a i due vmai,chc fono fuor del palazzo,al principio del viale. £ quin

diaialidijU'ogQKlella villa., NelafceròdldircquaUuilcranimo del Tri-

bolo
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•bo'iaintcrooagrotnamcQtidi ftatuc.chchaaeuano aeflerenci ^ar-dingrf

dedei Labetinxo.nelle nicchie,chevi fi vcggiono ordinariamente compar-

titene i vani. Voleua donque,&a cofi fare rKaueuagiudizioiàmence coca

figliato M. Benedetto Varchi, fiato ne’tempi .npftriPoeca,.OEatore,eFjlofo,

fo eccelìencifltrno ^ ebe nelle tefte di lopra,c di (otto andaflìno i quat-

tro tempi dciranno,cioèprimaucra,stare, AutunnojCvernot&chcciaTcu-

nofuilefituatoinqucliuogo,douepiufitruouala ftagion Tua. Airentca-

ca io liillaman ricca a canto al verno,in qaella parte del muro, che fi diften-

de ali’infujdoueuanaandare (ei Hgure,lequalidenotaflìno ,e mofiralTero la

grandezzate la bota della cafade’Mcdid,eche tutte le virtù fi truouono nel

DucaCofimotiSc quelle erano la I,ufiitia,Ia Pietà, il Valore,la Nobiltà,la^
picnza,ela Liberalità, lequalifono ferapre fiate nella cafa de’Medici^.,

hoggifono tutte neirtcceìicntiìrimo signor Duca,perefleEegiufto,pieto-

/b,valoro{ò,nobile,sauio,6«:liberaie. E pecche quelle parti hanno fatto, e

fannoefierencUacittàdiFiienze. Leggi,Pace,Armi,Scicnze, Sapienza.Lia

gue,e Arti: e perche il detto signor Ducaègiufio con leleggbpiecofoconla

pacc,,valoro(o per l’armi, nobile per lekicnze,sauio per introdurre le Jjn-

guie,e yirt«,eliberalcneli'arti, volcuail Tribolo cheaU’incontco della lufti

SÌa,Pi.cta,V3lQre,Nobiltà,Sapier>za,e Liberalità, furono quell’ al tre in filila

iIian manca,come fivedraquidifotto cio è Leggi, Pace,Àrme,Scienze,LiiV

gue,c Arti . E tornaua molto bcne,che.in quella maniera le dette ftatue,eiì

mulacrifafierojco.nelarebbono fiati in fu Arno.c Mugnone, adimoftrare

chehonorono Fiorenza . Andauanoancopenfandodi metterein fuifió

iespizij,cio in ciafcunOjVna tefia d’alcuu ritratto d’huomini.dclia cala de’ue

dicit-comedire fopra la Juftizia il licratco.di sua Eccellenza per ell.ere quella,

fuapeculiarej allaPietà il Magnifico Giuliano, ai Valore il Signor Giouan-

nijallaNobiltà Lorenzo vecchiojallaSapienzaCofimovecchioò vero Cle-

mente VI 1 , alla Liberalità Papa Leone . £ nc’fironiespizij di rincontrò dice

uanOjche fi làrebbono potute mettere altre tefte dicafa Medici, òperlòne

del)acictà,da quella dependenci. Ma perche quelli nomi fanno la cofa al-

quanto intrigata, fi fono qui appcello mefi'c con queft’ordine.

State. Mugnone. Porta. Arno. Pritnauera

Art! Liberalità

Lingue Sapienza
Scienze Nobiltà
Armi Valore
Pace Pietà

X'SS' a ^lufiizia
CJ9

S*

Autunno. Pem, Loggia. Poru. Verno,
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Iq'ialì tutti ornamentine! vero harebbono fatto quefto il piu riccho , il

pìuMagnifico,& il pia ornato giardino |d’£uropa-, ma non furono le dette

co(ccondottcafine,perdoche il Tribolo fin che il signor Duca era in quel-

la voglia di fare non Teppe pigliar modo di far chefi códuceiTino alla loro p
/«zionejComc harebbe potuto fare io breue, hauendo huomini , & il Duca
chespendeuavolentierì, non hauendo di quegli impedimenti , che hebbe
poi col tempo. Anzi non fi contentando allora sua hccellenza di figran co

f

iad’acqua,quantaèqueila,chevifi vede,diregnaua,ches’andallea trouare

acqua di Valcenni,chcègrofiflìma,per metterle tutteinfiemeicdaCaftel-

lo con vno Acquidotto finiile a quello,che hauea fatto,condurle a Fiorenza

infullapiazzadelfuopalazzo. E neluerofequeft’operàfulle ftatarifcalda

tada huomo pm viuo,cpiu difidecofo di gloria, fi rarebbe,perio meno tira»

ta molto inanzi . Ma perche il Ti ibolo(oItre che era moltooccupato in di-

«erfi negozij del Duca) era non molto viuo,non fé ne fece altro . Et in tan-

to tempo,che lauorò a Caftello noncondufledifuamano altro che ledue

fonti,con que’due fiumi,Arno,& Mugnone,c la ftatuadÌFÌefole:nafcendo

ciò non da altro.per quello,che fi vede,che da eflere troppo occupato come
fièdettoin molti negozi] del Duca, llqualefralal tre cofé.glifece fare fuor

della porta a sanGallofbprail fiumeMugnone,vn ponte.fnfiilla ftrada mae
fìra.cbe va a Bologna. Ilqualpontc, perche il fiume attrauerfa la ftrada in'

Kbieco,fece fare il Triboìo,sbiecando anch’egli l’arco,fecondo, che sbieca-'

mente, imboccaua il fiumejchefu cola nuoua,e molto lodata . facendo maf
fimamente congiugnere Tarco di pietra sbiecato, in modo da tui’’cle bande
cheriufciforte.&hamoltagrazjaj&inTommaquefto ponte fuvnamolto
bell’opera . Non molto inanzi elfendo ven uca voglia al Duca di fare la fepol

tura del signor Giouanni dc’Medici Tuo padre, edifiderando il Tribolo dì

fàrla,nefecevnbeljifIimo modello a concorrenza d’uno, che n’hauea fetto

RafFaelloda Monretupo,fauoritoda Francefeo di Sandro maeftro di ma-
neggiaroarrae,apprefio a sua Eccelicza . E cofi efiendo rifoluto il Duca che

fi mcttclTe in opera quello delTriboloj egli fè n’andò a Carrara a far cauarc

i marmi,doue cauò anco i due pili per le loggic di CafteIlo,vna tauola. e mol
ti altri marmi. IntantoefTendoMeflerGio.Batcifta da Ri cafblijhoggi Vef-

couo di Piftoia a Roma per negozi] del signor Duca,fu trouato da Baccio Ba
dincl!i,che haueua apunto finito nella Mineruale sepolture di Papa Leone
decimOjC Clemente fèttimo,c richiefto di fauore appreflo sua Eccel!éza,pcr

che hauendo eflb Mefict Giouanbatifta fcrittoal nuca,che il Bandinellodi

fidcrauafèniirlojgli fu refcritio da fua Eccellenza che nel ri torno lo menas-
Iclcco. Ariuato adunqucilEandinelIo a Fiorenza, fu tanto intorno al Du-
ca eoa l’audacia fua,con promeflej&moftraredifegni, e modelli, che la fè-

poltura del detto sig. Giouanni,IaquaIe doueua fare il Tribolo, fu allogala

àlui .Ecofi prefi dc’marmi di MichelagnoIo,che erano in Fiorenza in via

mozza, guaftatiglisézarispetcojcominciòropa pchetornato i! Triboloda

Carrara; trouò eilergli ftatoleuato,p edere egli troppo freddo ,et buono,il

Jauoro.lano,che fi fece parentado fra il S. DucaCoiìmo, Se ilS. Don Ferro

di Tcllcdo Marchefe di viIIaFranc3,aIIora Vece Re di Napoli, pigliando il

signor Duca per moglie la signora Leonora fua figliuola. Nel farà in fio-
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renza Tappafaro <^eU.«>no5ze,fo dato cucà alTA^Io di face alla porta al Prt

tOjper làquale dpueua la spofa encrare,v^enendodal Poggio , vn‘Ar-GO tripa,

falcjilquale egU fece belliirimo,e molto ornato di coloQnc,pilaftri,arc-hirta-,

ui,corniciot>i.cfrpnresp!Z'j . E perche il deepo arco andana tutto pieno di

ftnrie,edifigurej oltre alle li:attic,chcfui onpdi man del Tribolo
5
fecero tur

teledettepittiueBattifta FrancoViniziano,RidolfoGhirlandaiOj3cMich5
ìe fuo difcepolo . La principal rigura dunque che fece il Tribolo in queft’o*

pera,laquaie fii pofta fopra il frontefpizio nella punta del mezzo fopra vn da

do fatto di rilieuOjfuvna femina di cinque braccia,fatta per la Fecondità, cÓ

cinque putti,treauolii allegambe,vno in.grembo, & l’altro al collo . ^

E quefta,doue cala ilfror tespizioera melìam mezzo da due figure della tn^

defima grandezza vna da ogm banda . Dallequali figure, che ftauano a già

cerc.una era la Sicurtà, ches’appoggiaua fopra vna colonna con vna verga

fottilc in mano;& l’altra era i’Eccrnità con vna palla nelle braccia ,& lotto a

i.piedi vn vecchio canuto figurato per lo tempo,col Sole , & Luna in collo,

Non diro quali fusero l’opere di pittura,che furono in quello Arco,peri.he

può vederfi dafcunot^li:èidilcrizk)j^ed,cll’appatatodiquellenozzc. E per

che il Tribolo hebbepanicòlaT .Cura degrptnamenti del palazzo de Mèdici

eglifecefare néil«iunette delle volte del cortile, molte imprefecon motti a

propolitp a quelle nozze,& tutte quelle de’piu illuftri di cafa Medici. Oltre

ciò nel cortile grande fepperto fece vn runiuofillimo apparato pieno di fto-

TÌe,cio è da vna parte, di Romani, & Greci , cdalfalcre di cole (late fatte da

huomini illuftri di detta cafaMedici. Che tutte furono condotte daipiu

eccellenti giouani pittori,che allora fu iTcro in Fiorenza di ordinédel Tribo

io,Bronzino,Pierfrancefcodi Sandrp,Franccfco Bacchiacca,Domenico CS
ti,Antonio di Domenico,e Batcìfta Franco Viniziano. Fece anco il Tribo

lo in fulla piazza di san Marco,fopra vn grandifiìrao bafamento, alto brac-

cia dieci^nelquale il Bronzino haueua dipinte di color di bronzo duebelli^

lime ftorie)nel zoccolo, che era fopra le cornici,vn cauallo di braccia dodir;

ci,con leg3mbedinanzimalto,efopraquellovha figuraarmata, egrande

a proporzione,laquale figura haueafotto genti ferì tc,e morte, rapprclènta»

uail valorofilfimosignorGio.uannide’MedicipadredisuaEccellenza. Fa
queft'opera con tan togiudizio,& arte cèdo tra dal Tribolo,ch’eUa fu ammj
lata da chiunche la vide,& quello che piu fece marauigliace,fu la pteftezz*

iicllaqualeeg1ilafece,aiutafO tra gl altri da Santi Buglioni fcultcre, ilquaìc

cadendo,rimafe llorpiatod una gamba,cpoco mancò, che non fi mori.

Di ordine fimilmentedclTribolofece,peT la coroedia, che fi recitò A riftott

lcdasanGallo(in quelle veramente ecccelleniiffimocome fi dira nella vita

fua) vna marauigliolaprojipeniua.^ elio Iribolofeceper gl habiti degfia
termedij,che furono opera di Giovambatifla Strozzi ,jlqcialc hebbe carico

di tutta la comedia,lcpiu uaglie,e bclleimienziooi di veltiii.-di calzari, a’ac

conciature di capo,cd’akii i-bbigl tairtn ti, che lia peli, bile imaginaiiu Le-

quali coié fureno cagione che il Duca fi ferui poiin molte capncciolc mas-
cherate dell’ ingegno del Ttiholo come in quclladegi’ Urli, per sn patio di

Bufolc>.nq\iellade’Co;bi, òc in altre, sinulnu.ntciamio.chcaidciiosig.

Ducaiiùtqucil 'Sigr.cr Don FranctlwO iuo piur.cgamc,hdLcndofiataie
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®e\ tempio di san GtouannidijFirenaevn {ùntuofo apparato, ilqnale falle

honoratifsimo,e capace di cento nobihlHniegiouaDtylequalirhaueuano ad

accompagnare dal palazzo inlìno al detto Tempio ,doue haueua a riccuerc

jlbatte(imo,nefu datocharico al Tribolo, ilquale inlìemecol Tallo , acco-

inodadolì ài luogo,fcce che quel Tempio.che per fcè antico e bellilIìmo,pa

reuavn nuouo l'empio alla modecnaotcìmanientemtcfo.inlìeme con i fe-

deri intorno riccamente adorni di pitture,e d'oro . Nel mezzo lotto la lan-

terna fece vn vaio grande di legname incagliato in otto facce, ilquale pofaua

ilfuo picdefopraquactrcscaglmni. Etin fui cantid.ell’ottofeccie erano cer

tiviticcioni,iquali,moucdoh da rerra,doue erano alcune zampe di Leone ,

haueuano in cima certi putti grandijqualitacendo varjeattitudini,.teneua

no con Icmani la boctà del v-afo,& colle spalle alcuni feftoni,che girauano,

eiaceuanopenderc nel nano del mezzo,vnà ghirlanda attorno attorno. Ol
treciohaueafattoilTriboIonelmezzodi quello vafovn baiamente di le-

gname con belle fan rafie attorno: in falqualemife per finimento il san Gio

uanbattifta di marmo alto braccia tre,di mano di Donatello, che fu lafciato

dalui nelle calè di G ifmondo Martelliycome fi èdetto nella vita di elio Do-
natello. In fomraaefTen do quefto tempio dentrojc fuori flato ornatoquan
lomegliofipùoimaginarejerafolamehtellatalalciatam.dtetrola cappella

prlcipalcjdoHe in vntabérnatolo vecchio fono quellefigure di'rilièuo, che
già fece Andrea Pifano. Onde parena^eHendo ri ncuato ogni cofa,che quel

la capella coli vecchia togliefle rutta la grazia , che l’altre cofe tutte inficmc

haueuano. Andando dunque vn giorno il Duca à vedere quello apparato

comeperfonarfi giudizio lodò ognicora,&. conobbe quanto fifuffe bene
accomodato il Tribolo aLfitb,& luogo, .•& ad ogni altra cofa. solo biafiroo

(cQnciamente,che aquella capella pnncipàle.Qon fi fulTehauuto cura.Oncle

a vn tratto.come perfona nlo!u£a,con bel giudizio , ordinò che tutta quella

parte fùfle coperta con voatelagrandiffima dipinta dichiarò Icuro: dentro

iaqualésan Giouanni BattiftabattezzalTeChrillo, &inroriK)fulI'ero popo
lùche-ftellonoà vedete,efibattezzafilnoi al tri spogliandofi, & altri riueften

doli in varie attitudini. E fopi a falle vn Dio Padre,che mandalle lo Spirito

Santo. Eduefonciin gitila diffami per IOR.& O A N. Iquali verlando

acquafaCeflero il Giordano.Eflendo adunque ricerco di far quella opera da

weilèr Pierfrancefeo Riccio Maiordomo allora del Duca,e dal Tribaio , Ia-

copo daPuntormOj.nonlavollefare.perciocheiì cempoj che vi era lòlamen

tedi lei giorni non -penfaiia,chcgli porcile baftarciil fintile fece.RÌdolfoGhif

landaio,Bronzino,& molti altri. In quefto tempo elfendo Giorgio Vafari

tornato da Bologna,6c lauorando per Mellèr Binde Altouiti la tauola della

fua capella insantOApoftolo in Fircnze,non era in molta confidcraz!one, fe

bene haueua amicizia col Tribolo, Se coi Fa (lo. pèrcioche hauefido alcuni

fatto vna fettajfocto il fauove del detto Mcller pierfcait celco Riccìo,chi non
era di quella, no partici pana del fauorc dèlia corteyahcor che falle vir ruolo

edabene. Laqiialecofa eracagionc.,chetnoltt,iqaali(.on l’aiuto di la'o Prin

tipe fi farebbono fatti eccellenti, fi ftaUano abandonati, non fi adoperando
fenon chi volcua il Tallo>i!qaale,come perfona allegra , con le lue baiem-
aampognaua colui di forte che non faccua, Se non volcua in certi affari, fc
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non quello,che voleua il TalTo.ilqualecraarchrtettorcdipalaizo^elaCeua

ogni cofa. Coftoro dunque hauendo alcun (óspetto di elio Giorgio,ilqualè

fi rideuadi quella loro vanita,esciocchezze, è piu cercaua di fàrfi da qualco

fa mediantegli ftudq deli’arte,che con fàuore , non penfauano al fatto fuo ^

quando glifu dato ordine da! jignot nuca, che facelTe la detta tela, có la già

detta inuezione.Laquale epa egli códufle i Tei giorni di chiaro feuro, e la die

definitain ql modoiche/annocoloro,chevidcroquàtagrazia,&ornamen
to ella diede à tutto quello apparato, e quanto ella rallegraflc quella parici

che piu n’haueua bifdgno in quel Terapice,&nclleinagnifìccnzedi quella fe

fta. si portò dunque tanto bene il Tribolo, per tornare hoggi mai onde mi-
/òno,nonfo come,partito,che ne meritò fomma lode. Etvna gran parte de

gi’ornameniijchc fece fra le colonnc,uolfè-il Duca, che ni fù fiero lafciati ,* e

ui fono ancora.e meritamente . Fece il Tribolo alla villa di Chriftofano Ri-

meria Caftcllo, mentre, che attendeua alle fonti del Duca,fopravn vw
uaio, che é in cimaà vna Ragnaia, in vna Nicchia vn fiume di pietra bigia «

grande quanto il viuo,chegetta acqua in un pilograndiffimo della raedefi»

ma pietra . liqual fiume,che èfatto di pèzzi,è commeflo.con tanta arte,edi^'

ligenza,che pare rutto d’un pezzo . Mettendo poi mano il Tribolo per ordi-

ne di Tua Eccelienza a voler finire le fcale della libreria di san Lorenzo,ciò c
quelJe,che fono nel ricetto dinanzi alla porta, meffi,che n’hebbe quattro fc#

glioni.non ritrouandoneil modo,nelemifuredi Michelagnolojcon ordi-

ne del Ducaandòa Roma,non folo per intenderei! parere di Michelagno-

lo intorno alledettefcalejmaperfaropera di condurre lui a Firenze. Ma no
gli rÌufcinel’uno,ne l’altro,perciGche non volendo Michclagnolo partire

di Roma eoo bel modo fi liccnziorSc quanto alle fcalè moftrò non ricordar

fi piu ne di mifure ne d’altro. Il Tribolo dunque ciTendo tornato a Firenze,

e non potendo feguitarelopa delledctcefcaiejfi diede à far il pauiméro delia

detta libreria di mattoni biachi,erofli,ficomealcunipaurméti,chehaueua

neduti in Roma.mavi agginnfevn ripieno di terra roda nella terra bianca,

mefcolata col bolo, per fare diuerfi intagli in que’mattoni . Etcofi in quello

pauimento fece ribattere tutto il palco, efoffitiato di fopra,chefucofa mol-

to lodata. cominciò poi, e no fini,pet mettere nel mafehio della fortezza del

la porta àFacz3,per don Giouannìdi Luna, allora Caftellano, vn’ Arme di

pietra bigia^&vn’Aquila di ródo cilicuo gride có doccapùquale fece di cera

perche fude gettata di bronzo,ma nonfenefeceaItro,edeirarmerimafcfo

Jamentefinito lo scudo, E perche era coftume della citta di Fioréza fare qua
fi ogni anno per lefefta di san Giouanni Battifta.i’nfulla piazza principale#

la fera di notte vna Girandola,cioè vna machina piena di trombe di fuoco, e

di razzi,& altri fuochi lauorati: laqualc Girandola haucua hora forma di té

piojhora di nane,hora difcog!i,e tal bora d’una città© d'uno inferno,come
piu piaceuaall’inuentore; fu dato cura vn’anno diurne vna al Tribolo, iU
•quale la fece, comedifocto fi dira bcllifs. E perche delle varie maniere di tuC

ti qrti cofi fatti filochi, e particolarmente dc’Iauorafi tratta Vannoccic Sane

fe,& altri,non mi diftéderò in qfto. Dirò bene alcune cofe delle qualità del

Icgiiadcle. Il ttictoadunq; fi fa di legname,c6 fpi zij iarghijchefpunrinoio

fuori da pie, acciochei raggi;quando hanno hauuto fuoco,non accendano
gl al tri
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gVaUrt>ma s'alzino, mediate le diftaie a poco a poco del pari» & fecódado l’u

faltro,empiano il ciclo del fdoco,chc è nellegnllandc da focnmo»e da pie. si

vanno dico {partendo larghi,accio non abrucino a vn tratto, e Éicciano bel

la uifta. il medefimo fanno gli feoppi , i quali ftando legati à qlle parti ferme

dellagirandolajfanno belhtlìracgazzaire. Letrombe fìrailmcnie vanno
accomodando negli ornamenti è fi fanno vfeire le piu volte per bocca di ma
fcherc, ò d'altre cofefimili. Mal’importanzafta nell’accomodarlain mo-
do, chei lumi , che ardonoin certi vafi durino tuttala notte, e faccino la

piazza lumi nofa. Onde tutta l’opera è guidata da un semplice ftoppino»

chebagaatoin poluere piena di fblfo , & acqua vita a poco à poco caminaa
iluoghi,douecgli badi mano in mano adar fuoco i tanto che habbia fatto

tutto. E pcrchefi figurano come ho dettovane colè,m3che habbmo che

fere alcuna cola coi fuoco , e fieno fottopofte agli incendi] ,& era ftata fatta

molto inanzila città di Soddoma, & Lotto con le figliuole, che di quel-

la vlciuano; altra uoha Gerione có Virgilio, e Dante addoilo, fi come da
elio Dante fidiccneirinfernotemolto prima Orfeo,che traeuafecodacfip

iferno Euridice, Scaltre molte inuenzionijordinòS. Ecc. che non certi fan

tocdai.che haueuanogia molt’anni fatto nelle girandole miUegofferie,ma

an maeftroecc.face(le alcuna co(a,cfecÌiauefle del buono,pche datene cura
al Tribolo, egli có qlla uirtu,2c ingegno, chehauearaltrecofcfatco , aefecc

vna informa di lépio a ottofacce beiliifimo, alta tutta cógrornameti venti

brac. Ilqual tépio egli finfc,chefulle qllo della pace,facédoin cima ilfimula

ero della pace,che metta fuoco in vn gran mòte d’arme, che haueua àpiedi*

lequaliarmi,ftataa della pace,e tutte altre figure,chcfaceuano cflere quel-

la machina beili{Iìiiia,erano di cactoni,£erca,& panni incollati, acconci con

arte grandifiima. erano dico di corali tnateiie,acciò Topera tutta fu0e leggic

ci, douendo eifere da un canapo doppio,che trauerfaua la piazzam alio, fos

tenuta per molto spazioal cada terra. Ben’èuero.checOendo flati accòci de

«roi fuochi troppo speflì, elegnidedegìi ftopini troppo uicinervnaaU’al-

tra,che datole fuoco, fu tanta lauehemenza dell’incendio,
c grande, efubi-

ta uampa , che ella fi accefe tutta a vn tratto ,& abbruciò in vn baleno, do-
uehaueuaà duraread ardere un'horaal meno. Echefìi peggio attaccato

fi fuoco al legname, & à quello, che douea conferuarfl fi abbruciarono! ca

napi, & ogni altra cofaà un tratto , con danno non piccolo, e poco piacere

dc’popoli. Maquanto aparcieneairopera.ellafulapiabclla, che altra Gì
radolajaquaie infino a quel tepo fufie ftata fatta già mai. Volendo pojil Dii

ca fare percòmodo de’ Tuoi cittadini , e mercanti la loggia di Mercato Nuo-
»o,e nóuolcndo piu di quello, che potellc aggrauare il Tribolo -, ilquale co
me capo macftro dc’Capitani di Pacte,& commeflanj de’fiumi, e fopra le fo

gne della città,caualcaua per lo dominio',per ridurre molti fiumi, che feorre

nano eoa dano,a i loro letti,riturare ponti. Scaltre cofe fiir.ilùdiede il carico

di quell opera alTalIo,per configlio del già detto Mcfier Pierfrancefeo Ma-
iordomo, p farlo di falegname architctrore.il che in vero fu centra la colo,

ta del Tribolojàcor che egli noi moftralIè,efacefIe molto l’amico có elio lui.

Echecio fia vero conobbe il Tribolo nel modello dclTailo molti errori,

de’ quali^comefi crede»uoluol!e altrimenti auuerdce.

Come
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comefii quello de*caj>itelliclelltì^colonne,chefono acanto ai pilaftcìiiquaU

ncnellendo tanto lontana la colonna.chebaftalle^quando tirato fu ogni co

fajfi Kcbbeno a mettere a luoghi loco.oon vieti trauala corona di fopra del-

la cima di'cilìcapiicìli. Ondcbifognò tagliarne tanto, che fi guaito quell’or

dine senza molti altri erróri,de’quati non accade ragionare . Per lo detto

Mcllcr l’ierfraacelco fece il detto Tallo la porta della cbiefa di santo Romo-
lo>6c vnaiìneftrainginocchiatain falla piazza del Duca, d’vn’ ordine a suo

modo,nietccndo i capitegli per baie,e facendo tante altre cofe senza mifura

ò ordine,che fi potea dire, che TordineTedelco hauellecominciatoariha-

tierela uicainTolcanajpermanodiquelVhuomo.Per non dir nulla delle co

fe,che fece in palazzo drlcale,edi ftanzejlequalihahauuco il Duca a far gua

ftare: perche non haueuano ne ordincrne mifura , ne proporzione alcunai

anzi tutte ftorpiate,fuor di squadre, e lenza grazia,ò commodo niuno Le

qualiiutte cóle non paiìarono fenzachatico dclTribolo,iiquale intenden*

do come faceua,atla!inon parea,che douellc comportare,che il fuo Principe

gettalle uia i danari , & a lui taccile quella vergogna in fu gl’occhi . E
che èpeggto non douea comportare cotali cole aiTafso,chegrera amico.

E ben conobbono gi’huomini di giudizio la profonzione, c pazzia deli’vno

in volete fare qll’arte,che nò fapeuaj&il firn alar deli'ahio,che aiì'ermaua ql

lo piacergli,che certo làpeua,chcftaua male, e di ciò facciano fede l’opere,

cheGiorgio Vafarihahauutoaguallarein palazzo,con danno del Duca,

e

molta uergognaloro.Macgìi auenne al Tribolo,quello,che al Tafio,percio

che fi come il Tallo , lalciò io intagliate di legnamcj nelquaie elercjzio non
haucua panje non fu mai buono architettore,per hauer lalciatovn’arte nel

laquale molto valcua, e datoli à vn’al tra delia quale nonlapea straccio .egli

apportò poco honorejcofi ilTnbolo ialciando la scuhura,nellaquale fi può
dire con verita,ihe tulle molto eccellcnte,cfacea ftupire ognuno : edatofià

volere dirizzare fiumi jl’una non feguiiò con fuo hono/ejei'altta gl’appottò

anzi danno.e biafimo,chchonore,&vtile. perciochenongliriulci talletta

re 1 fiumi,e fi tece molti nimieijt particolarmente in quel di Prato per conto

di Bifenzio, & m Valdinieuoleinmolti luoghi. Hauendopoi comperoil

Duca Cofimo il palazzo de’plttfidciquale fi è in altro luogo ragiunato,cdefi

derandosuaEcceii. di adornarlo di giardini, bofchi,e fontane,e viuai,Scal-

tre cole fimili,fecc il Tribolo tutto lo spai timcnto del Monte in quel modo
che egli lla.accomcdando tutte lecolc con bel giudizio a i luoghi loroil'ebc

poi alcune cole fono fiate mutate in molte parti del giardino. Delqual pa-

lazzo dc’i’iiti che è il piu bello d’Europa li parlerà altra volta co migliotéoc

cafione. Dopo qiKlte cole tu mandato il T riboio da s. Ecc. neH’ilbla deU
i’Elba,non lolo perche vedefie la citta, e porto cheui liaueuafattafare, ma
ancora perche delle ordine di condurre vn pezzo di granno-tondo di.dodi-

ci braccia per diametro,dclquale fihaueuaa tàrevna uzza, per lo prato gri

de de’Pitti,laquale riceutfie l’acqua delia fonie principale. Andato dunqi
colali Triboio.efiittafàre vna scafa apofta, per condurrequefta tazza, & or

dinato agii scarpeliiniii modo di condurlaiene tornò à Fiorenza. Doueno
Fu li tolto ariuato.tht irouò ogni cola piena di rimcri,emaladizioni centra

di le,hauen<io di que’gioroi le piene , Se inuadazioni fatto grandillìmi dan-
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intorno a que fiumt,che egli haueaa raflectati, ancor che forfè no per fuo

difetto in tulio {ull'e ciò alienato . Comunchefofle,òIaraalignità d’alcuni

ininiftri.efotfel inuidia,ochcpUtèfa{rccofi.ìI vero,fu di tuttique’dannida

tala colpa al Tribolo, ilqualenon ellendo di molto animo.&anziscarfo di

panidjChe nonjdubltand&chela malignità di qualcuno non gli taccile per-

dere la grazia del Ducati ftaua di malillima voglia,quando gli ibpragiunté,

eflcndodi debolecomplelTioneunagrandiflìmafcbreadi ao. d’Àgcfto Taa
no 1550. nel qual tempo.elTendoGiorgioin Firenze,perfar condurreaKo-
jnai marmi de!lefepolture,che Papa Giulio terzo fece fare in san Piero a.MÓ

tono,come quel lische veramen teamaua la virtù del Tri bololovititò,&có

fortò,prL-gandolo,chenonpenfa{lefe non alla sanila,& cheguatitofiritra-

cllea finire l’opera di Ca{tcllo,lafctando andarci fiumi, che piu tofto poter

uano affogargli la fama,che fargli vtilebhonore netluno- Taqual cotaco-

me promite di voler foreiharebbe,mi credo io , fatta per ogni modo, te non
folle fiato impedito dalla morte,che gli chiufcgTocchi a di 7. di fettembre

del medefimoanno. EcofiTopere diCaftello, fiate da lui cominciate, 5C.

inellcinanzirimaferoimpeifettc:pecciochcfc bencfièlauoraco dopo lui

bora vnacola,8chora vn’a!tra,non però vi fi è mai aitcfo con quella diiigen

za,& preftezza,cbe fi faceua,uiuendo il Tribolo, Se quando il signor Duca,

era caldifiìmoin quelTopcra, sdì uerochi non tirainanzi legrandi opere*

mentre coloro, che fanno farle spendono volentieri,& non hàno maggior,

cura, è cagione che fi deuia,c fi lafciaimperfetta Toper.icheharebbe potuto

lafolleciiudine.eftudiocondurrea pcrfezzione. Et coti per negligenza de

gl’opcraton,rimanc il mondo fenza quello ornamen to,&egIinofenza quel
lamemoria,&honore,percioche rade voice adiuienc,comeaqucft’opera di

Caftelto>che mancando il primo macftro,quegli che m tuoluogo fuccede#,

uoglia finirla fecondo il difegno.&modello dei primo,con quella roodeftia-

cheGiorgio Vatati,dicommellìonedcl DucahatactOjfccondo Tordinedel

T ribolo finire il viuaio maggiore di CafteUo ,& i altre coté fccondoche di

mano in mano voirà,che fi fecciasua Eccellenza.

Vitseil Tribolo anni 65. FusotierratodallaCompagniadcllo .Scalzo

nella lor sepoltura. &lafciò dopo fe Raffaello tuo figliuolo , che
nonhaattefoalÌ’arte:6cdue figliuole femmc.vna dellequa

li c moglie di Dauitte,che Taiufòà murare tutte le

eofe di Caftclloi& ilqualccomc pcifona digm
dizto , Se atto a ciò , hoggi attende a ì con

dotti dell’ acquadi Fiorenza, di Pj

fa, edi tutti gTaltri luoghi dei

dominiojiecódochepia-

ce a sua L ccelìenza.

della vita diTsC^roh , detto il‘Triholo.
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SCVLTORE.

E N c H E coloro fi fogliono celebrare ,iquaU hanno virtae

famen te adoperato aIcunacofa,nondiineno,fc le già fatte

opere da alcuno moftranolenonfattc,chemoltefateb

bono ftarcj&molto piurarejfecafoinopinatOj&fuor’del

Tufo comune non accadeua,chcle’n terroppe, certaméte

coIlui,oue fia chi deiraltrui uirru uogliaeffere giufto cfti

matore,cofi per l’una,comeper l’altra partc,&per quan-

to e’fece,& per quel’che fatto harebbc,n)eri taraente Tara Iodato, Se celebra-

to . Non douerranno addunque al V inci scultore nuocere i pochi anni,che

eg!ivifle,& torgli le degne lode nel giudizio di coloro, che dopo noi vetran

no;confiderando,checgIiallhorafioriua,& d’età,5c di ftudij.quando quel’

che ognuno ammira, fece,& diede al modo,ma era per moftrar Jie piu copio

iamenteifrurthfè tempefta nimicai frutti,& la pianta non ifueglieua.

Ricordomi d hauer altra uolta detto, che nel Caftellodi Vinci nel Vai-

damo di fotte fu ser Piero padre di Lionardo daVinci pittore famofillìmo,

A quefto ler Piero nacq^ dopo iionardo, Bartolomeo virimo fuo figliuolo:

ilqualeftandofia Vinci, & venuto in età, tolfc per moglie vna delle prime

giouanedel Caftello. Era defiderefo Bartolomeo d’haueieun’figliuol’ma-

ftio,& narrando molte volte alla moglie la grandezza delPingegno, che ha

ueua hauuto Lionardo Tuo fratello,pregaua Iddio che la fece ite degna , che

per mezzodileinafeeflein cafafua vn’altro Lionardo,eflendoqllogiamor

to. Natogli adunque in breuetempo, fecondo ilfnodefideriovn’graiiofo

fanciullo,gli voleua porre il nome di Lionardo,ma configliato da’parentià

rifare ii padre,gli polc nome Piero. Venuro nell’età di tre anni,era il fanciul

lo di volto beIliIlìmo,& ricciuio,& molta gratiamoftrauam tutti igeili, &
uiuezza d'ingegno mirabile; in ramo che venuto a Vinci, & in cafe Bartolo

meo alloggiato maeftro Giuliano del Carmine A ftrologo eccellente , & fe-

ce vn’pretc Chiromante, cheeranoamendueamicifiìmi di Bartolomeo,&

guardatala fron te,& la mano del fanciullo, prediilono al padre, l’Aftrolo-

go e’i Chiromante infieme la grandezza dell’ingegno fuo, & che egli fareb-

be in poco tempo profitto granciillìmo aeli’arti Mercuriali , ma che farebbe

breuiilìmalavita fua. Et troppo fu vera lacoitor’profezia, perchenell’una

parte,& nell’altrafbaftando in vna)neliarre,5< neliauitafivolle adempie-

te. Ciefcendodipoi Piero, hebbepet maeftro nelle lettere il padre, ma da

fe lenza maeftro,darofiadiregnare36c afarccotali fàtoccini di terra, moftrò

che la natura,& la celcfte inclinazione conofciuia dall’Aftrologo, Seda! Chi

tornante già fi suegliaua,& cominciaua in lui a operare.Per U qual cofa Bar

lolomeo giudicòjclie’l fuo voto fulTe efeudito da Dio : Se parendogli , che’l

fratello gli fu ft'e ftarorcnduto nel figliuoIo,pensbalcuare Piero da Vinci,6c

condurlo à Firenze. Coli fatto adunque fenza indugio, pofe Piero, che già

era di dodici anni,aftar coi Bandinclloin Firenze, prometecndofi che’iBan

dindio,come amica già di Lionardo, terrebbe conio del fanciullo, Se gi’m

fegn crebbe
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fr^aretrjewn diligenza,perciochc gli pareua,che egli piu della JCaltura fi

ddcualTc. chedella pittura. Venendo dipoi pia volte in Firenze, conobbe
che'l Bandinello non corrifpondeaa co’facti al fuo penficro, & no vfaua nel

{anciullo diligenza,nè ftudio,con ru tto che pronto lo vedelTe ali’impararc

.

pcrlaquaFcofa toltolo al Bandinello, lo dette al Tribolo, ilquale psrcuaà

Baftolomeo.chcpiu s’ir^egnafied’aiucare coloro,! quali cercauano d’impa

rare,& che piu attcndelTe agii ftudij deH’artCjCc portafle,ancora piu afFettio

ne alia memoria di Lionardo. Lauorauatl Tribolo a Caftello villa di sua EC

ce!lenza,alcuncfonti. LadoucPierocominciacodinuouo alfuo folitoadi

fcgnarc,per haucr’quiuila concorrenza degl’altrigiouanì,che teneuail Tri

bolo, fi mefie con molto ardore d animo a ftudiare il di,& la notte, spronati

dololanaturadcfidcrofadi virtù,?cd’honore,& maggiormente accenden

dolo l’cflempio degli altri pari a le,
i
quali tutiauia fi vedeua in corno.Onde

in pochi meli acqui fio tanto,che fu di marauigliaa cucci: & cominciato a pi-

gliar’pratica in lu’fcrr!>tentaua di veder le la mano,iSc lo Icarpello obbediua

fuori alla voglia di dentro,&a’difcgni Tuoi dell’intelletto . Vedendo il Tri-

bolo quefta fua pron tezza,& appunto hauendo fatto allhora fare vn’acqua

io di pietra per Chtiftofano RÌnierijdettea Piero vn’pezzetto di marmo, del

quale egli faceflevn’fanctullo per quell’acquaio,chegetrafie acqua dal mem
bro virile. Piero prefo il marmo con molta allegrezza, Se fatto prima vn’mo
dellettodi terra,condufie poi con tanta grazia il lauoro,chc'I Tribo]o,&gli

altri fecionoconiectuta.checgli nufcirebbedi quegli, che fi rruouano rari

nelfarte fua. Dettegli poi a fare vn’mazzocchio ducale di pietra fopra vn’ar

medipalleperMclicr Pierfrancefeo Riccio Maiordomo del Duca; Scegli

lo fece con due putti,
i
quali intrecdandofilegambeinfieme, téeonoil maz

zocchio in mano,Scio pongono fopra larme.Taquale è pofta fopra la porta

d’unacafa,che allhora teneua il Maiordomo dirimpetto a san’Giuliano al-

lato a’preti di sant’Antonio . Veduto quefto lauoro, rutti gli artefici di Pire

zefecionoil mcdefimogiudicio,ch’el Tribolo haueua fatto innanzi. Lauo-
ró dopo quefto,vn’fanciullo,che ftringe vn’pefce, che getti acqua per bocca

per lefonti di Cartello. EthauendoglidaroilTribolo vn’pezzo di marmo
biaggiore,necauò Piero due puiti,chc s’abbracciano l’unTaltrOjSc ftrignc-

do pefci.gli fanno fchizzareacqua per bocca. Furono quefti putti fi grazio

fi ncl]cTefte,& nella perfona,8<:con fi bella maniera condotti, di gambe, di

braccia>& di capelli,chegià fi potette vedere,che egli harebbe códotco ogni

difficile lauoro a perfettione. Prefo addunque animo , Se comperato vn’pe*

IO di pietra bigia, lungo due brac-&mezzo,Sccondottolo a cafa fua al canto

allaBriga,cominciò Piero a lauorarlo la fera quando tornaua.Sc la notte, 6C

i giorni delle feftc,incanto che a poco a poco locondulfealfinc. Era quelli

Vna figura di Bacco,che haueua vn’Satiro a’piedi,& con vnamano tenendo
Tna tazza, nell’altra haueua vn’grappolod’vua:c’l capo Iccingcua vna coro
nacfvualecondo vn’modelìo fatto da lui ftclfodi terra. Moftrò in qucfto,Sc

negli altri Tuoi primi lauori Piero vn’ageuolezza marauigliola, iaquaicnon
effenderaai I’occhio,nèin parte alcunaè molefta achi riguarda, finito que
fto Bacco, Io comperò Bongianni Capponi,&hoggi lo tiene Lodouico Gap
poni fuo nipote in vna fua corte. Mentre che Piero faceuaqueftecofe,pochi
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fapcuano ancorajche egli fuiTe nipote di Lionatdo da Vinci: ma facendo

pere fuc lui noto,&chiaro,di quififcopcrfeinfiemeilparentado e’ifangue.

La onde tuttauia dappoi fi per roriginedelzk),&fìper la felicità del propio

jogegno,calqualee’raifomigliana<tantohuomo,fu per innanzi non Piero*

ma da tutti chiatnatoil. Vinci. Il Vinci addunque, mentre che cofi li porta-

ua,piu volte,& da diueriè pecfone haueua vdito rs^ionare delle cofc di Rq
ma appartenenti a[l’arte,&cclcbrarle, come ièmpre da ognuno iì faconde in

lui s’era vn’grande defiderio accefo di vedcrle,sperando d'hauerne a cauarc

profitco,non folamente vedendo l’opere degli antichi, ma quelle di Miche-

ìagnoIo,& luifteiToallhora viuo,& dimorante in Roma. Andò addunque
in compagnia d'alcuni amici faoi,& veduta Rom.a,& tutto quello, che egli

dcfideraua,rene tornò aFirenze,coniìderato gindzziofamente,cheIe cofedi

Roma erano ancora per lui troppo profonde, & volcuanocller’uediue,&

immi tate non cofi ne’principij,madopo maggior’notitia dell’arte. Haueua
allhova il Tribolo finito vn’modello del fiifo della fonte del Laberinto, nel

quale fono alcuni Satiri di ballo rilieuOjéc quattro mafchere mezzane, &
quattro puiTi piccoli tutti tondijchcfeggonofopra certi viticci.Tornato ad

dunqueil Vinci,gli detteti Friboloafare quello falò, & egli locondulIe,£c

fini,facendoui dentro alcunilauorigetili non ufati daaltrijcheda !ui,iqua-

li molto piacciiaao a ciafcuno che gli vedeua.Hauendo il Tribolo fatto fini

retuttaJatazza di marmo di quella fon te,pensò di fare in fu l’orlo di quella

quattro fauciulìi tutti tondi,chefteirmoagiacere,&scherzalllnocólebrac

cia,& con legambe nell’acqua con vanj getti per gettargli poi di bronzo . Il

Vinci per comniellìone del Tribolo gli fece di terra, iquali turono poi getta

ti di bronzo daZanobi cattricati scultore,& molto pratico nelle cofedi gcc

to,&furono polli non è molto tempo intorno allafonte, che Ione cofa bel-

lifliosaa vedere. Pxadcauagiornalmentecol Tribolo Luca Martini prouedi

tote allhora della muragliadi Mercato Nuouo:ilqualedefiderando di gio»

uareal Vincijlodando molto jI valore deiratce,& la bontà de’coftumi in lui

gli prouuedde vn'pezzo di marmo alto due terzi,& lungo vn’braccio,& vn’

quarto. Il Vinci prefoii marmo,ui fece dentro vn Chriflo battuto allacciò

na , nelquale fi vede olTetuato Tordine del bado lilieuo , & del difegno .E t

certamente egli fece marauigiiareognuno,confidcrando che egli non era p
uenuto ancora a 17. anni dcireià fua,& in cinque anni di ftudio,haueua ac

quiftatoquello nell’arte , che gli altri non acquiftano fe non con lunghezza

di vita,& con grandesperieoza di molte cofe. In quello tempo ilTriboIo, ha

uendo preso ruffido del capomaettro dellefogne della città di Firenze,fec6

do ilquale vtócio ordinò,chela fogna della piazza vecchiadi santa Maria no

uellas’aizalle da terra,accioche piu eflendocapace, meglio potefie riceuere

tutte Tacque,che da diuerfe parti a lei concorrono, per quefto addunque co

mette al Vinci,che facelTeun’modello d‘un mafcheroneditrcbraccia,iIqua

le aprendo la bocca inghiottille Tacque piouane. Di poipcr-ordine degli vt

fìciali dcllaTorre allogata qucft’opera al Vinci,egli per condurla piu pretto

chiamato Lorenzo Marignolliscultote,in compagnia di coftai la fini in vnl

fatto di piecrafortei&Topera ètale,checonTtilità non piccola dcllacittà cut

la quella piazza adorna. GiapareuaalVindhaueieacquittatotantoaelTar
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te,che il vedere le cofe di Roma maggiori , & il praticare co gli artefici , che

fonoqaiui eccellentiflìmi, gli apporterebbe gran frutto j
però porgendoli

eccafioned’andaruijla prele volentieri.Eta venuto Fiancefco Bandini da Ro
maamicilTimo di Michelagnolo Buonarroiij coftui per mezzo di Luca Mar
tini conofeiu to il Vinci, Si lodatolo molto, gli fece fare vn ’ modello di cera

d’unafcpoIcura,laquale voleua fare di marmo alla fua cappella in sanca Cro
cej& poco dopo,nel fuo ritorno a Roma

,
pcioche il Vinci haueua feoperto

l’animo fuo a Luca Martini,il Bandino lo menò fece , doue ftudiando tutta

uia dimorò vn‘anno,& fece alcune opere degne di memoria. La prima fu

vn’CrocififTo di bado rilieuo,che rende l'anima al padre, ritratto da vn’ dife

gno fatto da Michelagnolo. Peccai Cardinal’ Ridolfi vn’ petto di bronzo,

per vna teda antica,&vnaVenere di baiTo rtlieuo di marmo,che fu molto lo

dato.A Fran. Bandini racconciò vn’cauallo antico, aguale molti pezzi man
cauano,& lo ridude intero. Per mofttare ancora qualche legno di gratitudi

nc,doue egli poteua,inucrfo Luca Martini, ilquale gh fcriucua ogni spaccio

& lo raccomandaua di continouo alBandino
,
parue al Vinci di far di cera

tutto tondo,& di grandezza di dua terzi il Moisè di Michelagnolo,ilquale è

in san’Pieroin Vincola alia lepol tura di Papa Giulio fecondo,che nó fi può
uedere opera piu bella di quella: coli fatto di cera il Moisè, lo mandò a dona
re a Luca Martini. In quefto tempo che’l V inci ftaua a Roma,& le dette co-

lè faceua,Luca Martini fu fatto dal Duca di Firenze prouedi tote di Pifa,&nel

fuo vftìciononfi feordò deH’amicofuo.Perchefcriuendogli, chegli prepa

laua la ftanza , & prouuedeua vn’marmo di tre braccia , fi che egli iene tòr-

nalIeafuopiacerc,percioche nullagh mancherebbe appfelTodilui.il Vinci

da quelle cole inuitatOj&dall’amorechea Luca portaua.fi rifoluè a partirli

di Roma,6c per qualche tempo eleggere PiTa per fùa llanza,douc ftimaua

d‘hauereoccafioned’erercitarfi,& di fare fiperienza della fua virtù. Venuto
addunque in Pilà,rrouò che’I marmo era già nella ftanza,acconcio fecondo

l’ordine di Luca: &cominciando a uolcrnecauarc vna figura in piè,s’auued

de che’I marmo haueua vn’pelo,i!quaIe lo fcemauavn’braccio. Perlo cheti

ibluto a voltarlo a giacere,fecevn’fiumegiouane,che tiene vn’vafo, che gec

ta acqua:& èil vafo alz-atoda tre fanciulli, ì quali aiutano a verfare l’acqua il

fiume,& lotto i piedi a lui molta copia d’acqua difeorre, nella quale li veggo

no pefei guizzare,& vccclli aquatici in varie parti volare Finito quefto fiii-

tnCjiJ Vinci ne fece dono à Luca,ilquale Io prefen tò alla DuchelTa: & a lei fu

molto caro, perche allhora eftendo in Fifa Dcn’GrazziadiTolledo fuo fra*

tello venuto con le Galee,ella lodonò al frateIIo,ilquale con molto piacere

lo riceuetteper lefbnti del fuo giardino di Napoli a Ghiaia. Scriueua in que
ko tempo Luca Martini foprala Commedia di Dan te alcune cofc,& hauen
do moftrata al Vinci la crudeltà dclcri tta da Dante,laquaìc vforono i Pifani

&l’ArciuefcouoRuggieri contro al Conte Vgolino della Gherardcfca,facé

do lui morire di famecon quattro fuoi figliuoli nella Torre, perciò cogno-
minata della famcjporfeoccafionej&penfiero al Vinci di nuouaopera,&
di ntiouodifègno. Però mentre, che ancora lauorauail fopraderto fiume,

mede mano a fare vna ftoriadi cera per gettarla di bronzo alta piu d'vn’brac

CIO, & larga trequarti. Nella quale fece due de’figliuoli dei Còte morti, vno
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in atto di spirare lanima,vno,che vinto dalla fame e preffo all’eftremo, noa
pcruenuto ancora all’ultimo fiatoi il padrein atto pictofoj&miferabile, eie

co,& di dolore pieno va brancolando fopra i mileri corpi de’hgliuoJi diftcfi

in terra. Non-meno in quella opera moftrò il Vinci lauirtudeldifegnojche

Dante ne’fuoi verii moltraile il valore della poefia: perche non meD’compa^
/ione muouono in chi riguarda gli atti formati nella cera dallo scultore,che

faccino in chi afcoltagii accenti,& le parole notate in carta viueda quel Poe

ta. Et per moftrareiltuogo,doueil cafo segui , fece da pieil fiume d’Arno»

che tiene tutta la larghezza della ftoria, perche poco difcofto dal fiumec in

Pifa la fopradetta totre^foprala quale figurò ancora vna uecchia ignuda,fec

ca,& paurofajintefaperlafame^quafi nel modocheladefcriueOuidio.

Finita la cera,gcttò la ftoria dibronzo,laqualefòmmamente piacque,& in

corte,& da tutti fu tenuta co fa fingulare. Era il Duca Cofimo allhorainten

to a benificare,5c abbellire IaCittàdiPifa,&giadinuouohaucuafatto fare

la piazza del mercato con gran numero di botteghe intorno. Se nel mezzo

mede vna colóna alta dieci brac. fopra laquale per difegno di Lucadoueua
Ilare vna ftatua in pfona della Douizia. Adduque il Marcini,paciato col Du
ca,& medogii innanzi il Vinci,ottenne che’l Duca volentieri gli concede U
ftatua,defiderando fempre fua Eccellenza d’aiutarei virtuofi,Se di tirare in

nanzii buoni ingegni. Condufle il Vinci di treuertinola ftatua tre braccia,

& mezzo alta , laquale molto fu da ciafeheduno lodata
:
perche hauendolc

pollo vn fanciullettoa’piedi, che l’aiuta (enercil corno dell’ abbondanza,

moftrain quelTafTo ancora cheruuido,& malagcuole, nondimeno morbi

dezza, Se molta facilità. Mandò di poi Luca a Carrara afar’ cauace vd’ mar-

mo cinque braccia alto,Se largo tre; nel quale il Vinci hauendo già veduto

alcunifchizzi di iMichelagnolod’un Sanfone,cheammazzaua vn’Filifteo co

la mafcclia d’Afino.difegnò da queftofuggetto fareafuafàntafiadueftatiie

di cinque braccia . Onde mentre che’l marmo ueniua,meflofi a fare piu mo
dclli variati l uno dall’altro, fi fermò a vno,6e di poi venuto il faflo,a lauorar

loincominciò,Sc Io tirò innanzi afiai,immitando Michelagnolo nel cauare

apoco a poco de’falìì il concetto fuo c’I difegno,fenza guaftagli,ò farui altro,

errore. CondufTein quefta opera gli ftcafocifoctosquadra,Sefoptasquae

drajancorache labonofijcon molta faciiifà,Sela maniera di tutta l’opera era

dolciiTìma. Ma pecche l’opera era faticofifiima,s’andaua in trattenendo coft

altri ftudij&lauori di manco importanza. Onde nel medefimo tempo fece

vn quadro piccolo di baflo rilieuo di marmo , nelquaie esprefle vna noftea

Donna con Chrifto,con san’ Giouanni,& con santa Lifabctta, che fu, &è
jcnuto cofafingulare,Schebbelorilluftrilìlma DucheiIa,Schoggièfrale co

fe care del Duca nel fuo feri tcoio.

Mede di poi manoavnahiftoria in marmo di mezzo. Se bado rilieuo,

alta vn bracio, & lunga vn’braccio,6cmezzo,ncilaquaIcfiguraua Pila refta-

uracadal Duca, iiqiiaJe è nell'opera preferite alla città, & alla reftaurazione-

di ella follecitaia dalla fuaprefenza . Intorno al Duca foi>o le fue uirtù ritrae

te,S>rparcicularmentevna.MÌncrua figurata per la Sapienza, Se per l’Arti ri-

fu citate da lui nella città di fifa; Se ell.i è cinta in torno da molti mali. Se. di*

naturali dal luogo,! quali agqifi di.nimicii’ailsduuaiioper tutto, Se Taft
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fliggcaano . Da tutci qaefli è fiata poi liberata quella città dalle fopradette

virtù del Duca.TUctequellevittù intorno al Duca,& tutti que'mali intor-

no aPifa erano ritratti con bellillìnii modi ,& attitudini nella Tua ftoria dal

Vinci. Ma egli la lafciò imperfetta,& defiderata molto da chi la vede per la

perfezione delle cofe finite in quella

.

Crefeiuta per quelle cofe, & sparfaintornola fama del Vinci, gli hcre-

didi MelTer Bartolomeo Torini eia Pefeia Io pregorono, che è facell'c vn’mo
dello d’una fepoltura di marmo per Mefler Baldafiarre Ilquale fatto, & pia

ciato loro,& conuenutiche la fepoltura fi facctic, il Vinci mandò a Carra-

ra a cauare i marmi Francefeo del Tadda valente macftro d’inraglio di riiar-

mo. Hauendogli coftui màdatovn’pezzodi marmo, il Vinci cominciò vna

ftatua,& ne cauò vna figura abbozzata fi fatca,che chi altro non haueflc fà-

piito,harebbe detto, che certo Michelagnolo l’ha abbozzata. Il nome de!

Vinci,6i la virtù era già grande, & ammirata da tutti, & molto piu, che a fi

gtouanc età non farebbe richieftò, & era per ampliare ancora , & diuentare

maggiore,& per adeguare ogni huomo nell’arte fua, come l’opcre Tue fenza

l’altrui teftimonio fanno fede,quando il termine alni preferi tto dal Cielo ef

fendo dapprcflojinterroppe ogni fuo difcgno , fece l’aumento fuo veloce in

vn’cratcocelIare,&nópanchepiuauanti montalic,6cpriuo il modo dimoi
ta Eccellenza d’arce, & d’opere, delie quali viuendo il Vinci egli fi farebbe

ornato . Auueniiein quefto tempo, mentre che’l Vinci aH’altrui fepoltura

era intento,non fapendo che la fua fi preparaua, che’! Duca hebbe a manda
re per cofe d’importanza Luca Martini a Genouatilqiiale fi per che amauail

Vinci,& perhauerloin compagnia-, & fi ancoraperdare a lui qualche di-

porto, &sgI1:izzo,& fargli vedere Génoua, andandolo meno feco.

Doue mentre chei negozi) fi tratta nano dal Martini,per mezzo diluiMes-

fer Adamo Centurioni dette al Vinci a fare vna figura di san’Giouanni Bali

fl3,dellaqiule egli fece il modello. Matofto venutagli la febbrc,glifii per

raddoppiate il male infieme ancora tolto l amico,forle per trouare uia che’!

fato s’adempiefie nella vita del Vinci, fu necefiario a Luca perlo’nterellc

del negozio a lui commelTojche egli andafie a crouareil Duca a Firenze . La
ondepartendofidairinfermo amico con molto dolore deH’uno , dell’al-

tro, lo lafciò in cafa l’Abate nero ,& ftrettamente a lui lo raccomandò , ben
che egli mal’uoleiitieri rcftallein Genoua . Mail Vinci ogni dlsencendofi

peggiorare, fi rifoiuèaleuarfi di Genoua; & fatto venire da Pifavn’luo crea

to chiamato Tiberio Caualiert,fi fece con l’aiuto di coftui condurre a ziuor

no per acqua,& da LiuornoaPifain cefte. Condotto in Pifalaleraauen-

tiduahorejefTendo tcauagliato,& afflitto dal cammino, &; dal mare,& dalla

febbre -, la notte mai non posò, 6c la feguenre mattina in fui far del giorno
pafsò, aU’altra vita; non hauendo dell’età fua ancora pafiacoivenefire an-
ni. Dolfea tutti gli amici la morte del Vinci, & a Luca Martini eccellìuame

te,& dolfea tutti gli ahrifi quali s’erano permeilo di vedere dallafua mano
di quelle cofe, chetare volte fi veggono ;& Mefier Benedetto Verebiami-
cillimo alle lue virtù.& a quelle ai ciafchedunOjgUfecepoi p memoria del-

le fue lode quefto sonetto

.
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COME potròdame^fetunon prejìi

Ofora^tò tregua almio ^anduolo interno,

Soffrirlo in pace mai^Si^Jorsuperno,

chefn quinuoua o^’hor penamidejìi ì

Dunque de mieipiu cari hor quegli,hor quejìi

Verdefèn 'Voli allalto ^filo eterno 3

Edio canuto in quejìo baffo inferno

^ fitnp*"^ 3^ lamentarmi rejìlf

Sciolgami almen tuagran bontate quinci ,

Hor^ chereofato nojìro,òjùa 'Ventura j

ch'era ben degio d’altra 'Vita, esente.

Perfarpiu ricco il Cielo^ e lascultura

Men bella,eme col buon M^RTIN dolente,

N'haprm,òpieta,delfecondo VINC I,

Ilfine della vita diTiero da Vinciscultore

.



'Vita di ‘Baccio Bandinelh ScultoreJtorentino

.

: E’tempi,ne’quali fiorirono in Fiorenza Farri eie! difegnopcTa-

jj,
uorj,& aiuti del Magnifico Lorenzo vecchio de’Mcdici.fn ne!

I
Ja città vn’Oreiìce chiamato Michelagnolo di Viuianoda Ga

I iuole,iIquaIeIauorò ecceJlentementediCeferiojcl’incauo,

^ per ifmalti,& perniello , & era prancom ogni forte di grolfe

rie. Coftui era molto intendentedigioicj&heniilìmoleJegaua: & perla

fuavniuerfalicà,& virmaltiifaccuanocapotuttiimaeftri foreftieri delTar

tefua,& eglidaua loro ricapi to,fi ccmea’gionaci ancora della città; di ma-
nicra,chc la fua bottega era tenu taj& era la prima di Fiorenza . Da coftui fi

forniua il Magnifico Loren7o,& tu ttalacaiàdc’Medici,S: a Giuliano fratello

del Magnifico Loxenzoper lagiofirrajcheièce fu iapiazzadi ^anta Croce, la
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aorò tutti grornamcnti clcHecciaie,&: cimieri, &imprcfe con fott'traagi-

fterio: Onde acquiftò gran’nomc,& molta famigliarità co’figliuoli del Ma-
gnifico Lorenzo,a'quali fu poi fèmprc molto cara l’opera fiia,& a lui vtile la

conofcenzaloro,& l’amifta; per la quale,, & per molti lauoriaticoralàcri da

lui pertuttalacittà,& dominio,eg!idiuennebeneftanre, non meno che ri-

putato da molto nell’arte fua. A quello Michelagnolo nella partita loro di

Firenze l’anno 1494. lafciorno i Medici molti argcnri,6c dorerie,& tutto fu

da luifegrctiffimamcnte tenuto. Se fedelmente faluato fino al ritorno loro:

da’quali fu molto lodato dappoi della fede fua,& liftorato con premio. Nac
que a Michelagnolo l’anno 1487. vn’figliuolo, ilqualeegli chiamò Bartolo

meo,ma di poi fecondo la confuetudine di Fiten ze,fu da tutti chiamato Bac

ciò. Defiderando Michelagnolo di lafciarei! figliuolo herededeH’artc, Se

dcll’auuiamento fuo, lo tiròapprcflodilein bottegaio compagnia d’altri

giouaniji quali imparauano a difegnare: percioche in qùe’tempi coli vfaua-

tio,6c non era tenuto buono, Orefice chi nonerabuon’difegnatorc,&che

non Uuorafie bene di riliev o . Baccio addun que ne’fuo primi anni aitcfcal

difégnojfecondo che gli moftrauail padre, non mencgiouandogli aprofit

tare la cócovrenza degli altri giouani: rra’quali s’addomefticò molto có vno

chiamato il Pi!oto,che riufei di poi valente orefice,& fcco andana spefio per

le chiefedifegnando le cofedc’biioni pittori: ma coldifegnomefcolana il ri

lieuo,contraracendo in cera alcune cofe di Donato,& del V errocchic. Se al

cunilauori fece di terra di tondo nlieuo . E Bendo ancora Baccio nell’età fa

ciuUeicajfifiparanaalcunavolta nella bottega di Girolamo del Budapitto-

reordinariofulapiazzadisan’Pulinari . Doue efiendo vn’verno iienuta

gran copia di neue,& di poi dalla gente ammontata Indetta piazza.Girola-

ip.o riuolro a Baccio g!idifleperischerzo,Bacciofcquefta iieuefi llì marmo
non Tene caucrebbe egli vn bel’gigante come marforio a giacere ^ Cauereb-

befi,tjlpo(e Baccio,& io voglio che noifacciamo come fefuflemarmo;&po
fata preftamen te la cappa, meflc nella neue le mani,& da altri fanciulli aiuta

tOjfcemandolaneucdoueera troppa,& altroucaggiugnendo,fcce vnaboz

xad’un marforeo di braccia otto agiacere, di che il pittore, Se ognuno l efto

ronomarauigliatiinon tanto di ciò che egli hauefie fette, quàro dcH’aniroo

che egli htbbcdi meteerfi a fi gran lauorocofi piccoio,& fanciullo. Et in ve

IO Baccio hauendo pm amore allascultura,che alle cofe dell’orefice, ne mo
ftrò molti fegni , Se andato a Pinzi rimonte villa comperata da fuo padre, fi

faccua ftare spelTb innanzi i laucratcri ignudi, Se gli rjtracua con gran de af

fetto,il medclimo facendo degli altri bcftiami del podere . In quello tempo
con tinouò molti giorni d’andare la mattina a Prato vicino alla (ua villa, do-

ue ftaua tutto i! giorno adifcgnare nella cappella delIaPicue opera dtfraFi

Jippo Lippi,& non rellò finca tanro,chce Phebbedifegnata tutta:nt’panni

immi tondo quel maeftro in ciò raro^^ già maneggiaua delira mente lo llile

Se la pcna,& la matit.a rolla, £c nera,laquale c vrìapietradolce,che viene de’

monti di Francia , & fegatclclc punte conduce idifegni con molta finezza.

Per quelle cofcvedédo Michel.ignofo ranirr,o,& la voglia del figliuolo, mu
to ancora egli con lui penfierOj&infieme ccnlìgliatodagh amicijlopolefot

to la cuftodia di Giouanfrancefeo Rullici scultore dc’m igliori della città do
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\le ancliora continouo praticaua Lìonardo da Viaci . Coftui veduti i di-

legni di Baccio, & piaciutigli. Io confbrtc>afcguitare,&aprendcrcalauo-

taredirilieuo,&glj lodò grandemente l’opere di Donato, dicendogli che

egli facelle qualche cofa di marmo, come, ò tefte, ò di balle nlieuo.lnani-

inito Baccioda’conforti di Lionardo, lì meflcacontrafFar'di marmo vnate

fta antica d’unafcmmina, laquale haueua formata in vn’ modello da vna»

checin cafa Medici? & per la prima operala fece affai lodeuolmente,& fu tc

Duta cara da Andrea Carnefecchi, alquale il padre di Baccio la donò, flc egli

lapolein cafa fùa nella via Larga foprala porta nel mezzo del cortile,che va

nel giardino. Masaccioleguitandodifarealtrimodeglidi figure tonde di

terra, il padre volendo non mancare alio ftudio honefto del figliuolo
,
fatti

venire daCarcara alcuni pezzi di marmOjgIi fece murare in f inti nel fine dei

la fua cafa vna ftaza c5 lumi accomodati da lauorare,Iaquale rilpodeua in via

Fiefolana,& egli fi diede ad abbozzareinque’marmifigure diuerfe.'&nc

tirò innanzi vna fra l'altrc in vn’marmodi braccia dua, & mezzo, che fu vn‘

Hercolc, che fi tiene fotro fra le gambe vn’Cacco morto. Quefte bozze re-

ftorono nel medefimo luogo per memoria di lui. In quefto tempo effendofi

fcopcrro il cartone di Michelagnolo Buonarroti pi eno di figure ignude, il-

quale Michelagnolo haueua fatto a Piero Sederini per la fala del Configlio

grande, concorfono, come s“èdettoaItroue,tutci gliartefici adifegnarlo per

la lua eccellenza. Tra qutfti venne ancora Baccio , & non andò molto , che

egli trapafsò a tutti innanzi, percioche egli dmtornaua,& ombraua, & fini

ua, & gl’ignudi inrédeua meglio che alcuno degli altri difegnarori: tra’ qua

lieta Iacopo Sanfouino, Andrea del Sarto, il Roffo ancor che gicuane, Se

AlfonfoBarughettaspagnoIojinfieroecon molti altri lodati arrefici.Frequc

tandopiucheruteti gli altri il luogo Baccio,& hauendonelachiaue contraf

fatta,accaddein quefto tempo che Piero Sederini fu deporto dal gouerno l’a

no 1511. Scrimeifain ftato la cafade’Medici. Nel tumulto addunque del pa-

lazzo perla rinnouazione dello ftato Baccio da fe folo fegretamenie ftracciò

il cartone in molti pezzi. Di chenofifapendo iacausa,aIcunidiceuano, che

Baccio l’haueua ftraccia to per hauere appreffb di fe qualche pezzo del carro

neafuomodo: alcuni giudicarono, che egli volefle torre a'giouani quella

commodità, perche non hauellìnoa profittare,& farfi noti nell’arte .‘alcuni

diceuanOjche a far quefto lo morte l’affezzione di Lìonardo da V jnci,alqua

le il cartone del Buonarroto haueua tolto molta riputazionetaicuni forfè

meglio interpretando ne dauano la caufa all’odio, che egli portauaaMichc
lagnolo,fi come poi fecevedere in tutta la vita fua. fu la perdita del cartone

alla città non piccola,&: il carico di Bacciograndiflìmo,i!qualemeritaroen-

teglifudatoda ciafcuno,&’d’inuidiofo,& di maligno. Fece poi alcuni pez

zi di cartoni di biacca,& carbone, tra’quali vno neconduffe molto bello d’v

Da Cleopatraignada,& lo donò al Piloto Orefice . nauendu di già Baccio ac

quiftato nome di gran’ difegnaiore , era defiderofo d’imparatea dipignerc

co’colori jhauendo ferma opinione non pur di paragonare il Buonarro-

to,mafuperarlodi molto in amendueleprofellìoni. Et perche egli haueua
facto vn’cartoncd’una Leda, nelqualev fri ua dell’vouo del Cigno abbraccia

loda lei Caftorc,& Polluce,& voleua colorirlo a olio,per moftrarechc’l ma
Hhh
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ncg^iat’ eie colori , Si mefticatgli iuficme per farne la aarieri tlelle tinte co’

]iuni,6c có i’ombre,nógli fuQe fiato infegnacolda altri , ma che da Te l’haoef

fe trouato,andò penfando come porcile fare,& trono qfto modo. Ricercò

Andreadel Sarto fuoamicilIìmo,cheglifacefleIvnquadrodi pitturaaolio

il fuo ri tiatto.au inondo di doiiere di ciò cóleguireduoi acconci al luo prò

polito; l’uno era il vedere il modo di mclcolare i colori; r*aitro il quadro , &
la pittura, laqoale gli refterebbe in mano. Se hauendola veduta lauoraregli

potrebbe intédcdolagiouare,& feriiirc p efsépio . Ma Andrea accortofi nel

domadarejchcfaccua Baccio, della fua iniézione,&sdegnado{rdicotaldif-

fidaza,& aftuzia pche era pròto a mofirargli il fuo defidcrio, fe come amico

ne rhauefie ri cerco,peio fenza farsébian te d’haucrlo fcoptojlafciàdo fiate il

fac’mefiiche,&tinte,mefied'ognifortc colore fòpra la tauolella,& azzuffali

doliinfiemecol pénell0,horadaqfio,&horada qlio cogliédocÒ molta pre

Rezza di mano,cofi cótrafaceua il vmo colore della carne di Baccio, lì quale

Rp l'arte,che Andrea usò,& pche gli cóuentua federe,& ftar’fermo,fevoIc-

ua elIer’dipinto,ii5 potette mai vedere ne apprédere cofajche egli volefie. Et

vénebenTatto ad Andrea di caftigareinfiemeladiffidcza dell amico, & di-

mofteare có qrmodo di dipignere da maeftro pratico afiai maggiore virtù >

& espienzadeli’arre. Nè p rutto qfto lì toUe Baccio dairimprclajnellaquale

fu aiutato dai Rollò pittore,ilquale piu liberamele poi domadò di ciò ch’egli

dilìderaua.Addunqj apparato il modo del colorire, fcc in vn’quadroaolio

i sari Padri cauati del Limbo dal Saluatore: 8c in vn’altro quadro maggiore

»ioè,quàdo iiiebbriato dal vino fcuopre in prefenza de’bgliuoli !e vergogne;

prouolfi a dipignere in muro nella calcina frefea, & dipinfe nelle fece di ca

ìà fua cefte,braccia,gàbe,& torli in diuerfe maniere coloriti; ma vedédo,chc

ciò gli acrecauapiu diSìcultàjch’e non s’era pmello, nelfeccare della calci-

na, ritornò allo fiudio di prima a far’di rilieuo. fece di marmo vna figura al-

ta tic brac. d’un Mercurio giouane co vn’plaucom mano, neiiaquale molto

fiudioraeiIc,& fu loda£a,&: tenuta colà rara: laquale fu poi l’anno 15^0 có-

peratada Giouabacifia della palla,& madata in Fracia alae Francefeo, iiqua

le neftee grade ftima. Detteli cógrade,& lòìlccito fiudio a vedere,& a fare

minucaméteanatomie,& cofipfeuerò molti mefi,&: anni.h teertaméteinq

•fio huomo fi può gràdeméte lodare il defideno d’honore, & dell’eccell. del

rarte,& di bene opare in qila: dal quale defideno spronato,& da vn’arden-

iiiiìma vogha,laquale,piu tofto che attiiudine,& dclfcrezza nell’arte, haue-

nariccunioda'la natura infino da’fuoi primi anni,Baccio a niuna fatica pec

don aua. ni uno spano di tepo in irametieua,sépre era intéro, oali’apparar’ di

fàre,o al fare;sépre occupato,nÓ mai otiolo fi troiiaua,péfando col cócinouo

opare di trapaliar’qualuqi -altro hauellc nell’arte fua già mai adopato,&quc
Ro fine pmcttedofi a fe medelìmo di fi foilccito findio,& di filuga fatica. c6

tinoaàio addùqj ramore,& lo fiudio,n6 lolamcte mudò fiora gra numero
idi carte dilegnatc in varij modi ai fua mano,map tentare fe ciò gli riufeiua

s’adopòancorajche Agortino Vinizianoincagiiatorc di ftapc grintagliafle

vna Cleopatra Ignuda, Òcvn’altca carta maggiore piena d'anatomie diuerfe,

laquale le gli acquifiò molta lode. Melleli dipoi a far’di rilieuo tutto rondo

di cera y aa riga ra d’un brac.& mezzo di s.GiroUmoin penicéza fccchillìmo
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ììquaic moftraua in fu l’ofla i mufcoii aftenuati,& grà’parte,c c!c’nerui,& la

pcl!cgrinza,&recca:&fucórira diligéza fatta da luj qftaopa,che tutti gHar
tebcifeciono giudicio>& Lionardo da Vinci partic«larmete,che è no Ìi ved

de mai in qfto genere cofa migliorCj nè co piu arte códotta. Quefta opa por-

rò Baccio a Giouàni Cardinale de Medici,& al Mag.Giuliano Tuo fateno.&

P mezzo di lei fi fece loro conofcere p figliuolo di Michelagnolo Orafo ,& q
gliolcreallclodi dell’opa gli feciono molti altri fauori;ec ciò fu l’anno 15 la,

quado erano ritornati in cara,& nello ftaco. Nel medefinio tépo fi lauoraua-

Bo nell’epa di Sàta Maria del Fiore alcuni Apoftoli di marmo, p mettergli ne

tabernacoli di marmo in olii ftellì luoghi,doue fono in detta chiefa dipinti

da Lorenzo di Bicci pittore. Per mezzo dei Mag. Giuliano, fu allogato a Bae

ciosan’Picto aito braccia quattro,& mezzoj ilqualc dopo molto tempo c6-

dulle a fine,&: benché nó con tuttala pfezzionedella scultura, nondimeno
fi vede in luibuon’difegno. Quefto Apoftolo ftette neU'opa dall’anno 1515

.

infino al 1565. nel quale anno il DucaCofimo p le nozze deila Reina Gioua-

na d’ Aufttiafiia nuora, uoile che S. Maria del Fiore fufie imbiacata di dècro,

laqualc dalla fuaedificazioneró era fiata dipoi tocca,& che fi ponellìno 4.

Apoftoli ne’laoghi loro,tra’qualifo ilfopradecto s. l’iero.Ma l’ano 1515.nel

l’andare a Bologna pailado p FÌréze Papa Leonex.la città p honorarlo tra gli

altri moltiorn?.m£ti, 5c apparati fece fare forco vn’arco della loggia di piazza

vicine al palazzo vn'Coiolfo di brac.noue,&mezzo,&lo dette a Baccio.Era

.^Colollo vn’Hercokjilquaie pie parole anticipate di Baccio s’aspetcana,

che fupaffi il Dauitte dei Euonarroto quiui vicino; ma no con ispódendo al

dire il fare,nè l’opaal vàtOjfccmòaflai Baccio nel cócetto degli artefici, Sedi

tutta la cittàjilqualeprimas’haueua di lui. Hauédoallcgatal'p. Leone l’epa

deirornamétodimarmo,chcf3fcia la camera di N. Dona a Loreto, Separi,-

méte ftame,&: ftorie a maefiro Andrea Cctucci dal mòte Safouino ; ilquale

hauédogia códottc molto lodataméte alcune ope,cte{sédoi torno all’altre.

Baccio 1 qfto tépo porrò a Roma ai Pp. vn modello belliis.d’vn Dauitte ignu

do,che tenédofi fotte Goliagigàte gli tagliaua la tefta,có alo di farlo, di bró-

*0,0 di marmo pio cortile di cafai-ledici in Firézejn ql luogo appiito doue

era prima il Dauitte di Donato,che pei fu portato nello spogliare il palazzo

de’Medici nel palazzo allhora de signori. 11 Pp. lodato Baccio, no pat édogli

tépo di fare allhora il Dauiire>lo màdo a Loreto damaeftro Andrea, che gli

dcflcafàrevnadiqllehiftorie. Arriuaco a Loreto, fu veduto volentieri da

maeftro Andrea,& carezzato, fi p la fama fua,6c p hauerlo il Papa raccoma-

dato,et glifucofegnato vn marmo,pche ne caualle la Na trinità di N. Dona.
Baccio ferro il modello dette principio all’opa. Macomepfona chenÓ Tape

tta cóportare cópagnia,& parità,& poco lodaua le cole d'alrri, corniciò a bia

fimare co gli altri scultori,che v’eranojl’ope di maeftro Andrea, & dire che

cóhaueuadi(egno,&i! fimigliatediceua degli a! tri,intanto che in breue té

po fifeceroarvoiere a tutti. Per iaqual’coia venuto agli orecchi di maeftro

Andrea tutto ql’che detto haueua Baccio di lui, egli come feuio lo ripfe amo
reuolméte,dicédo che l ope fi tanno có lemani,n6 có la lingua,& che’l buo
dilegno nó fta nelle carte,ma nella pfezzione dell’opa finita nel faflo, & nel

fine cb’e douclle parlare di lui p l’auueuire co altro rispetto . Ma Baccio tifi-

Hhh 1
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pónendogli (upbamctc molte parole ingiuriofc.nó potette maeUro Andrea
piu tollerare,& corfegli addofì’o p ammazzarlo: ma da alcuni,che v’entroró

di mezzo,glifu dato dinanzi. Onde forzato a partirli da Loreto, fece porta-

re la fua ftoria in Ancona: laqualc venutagli a iaftidio , le bene era vicino al

fine, laici andola imperfetta fé ne parti.

Quella fu poi finita daRaffaelIo da Motelupo,&fu polla infieme con l’altre

di maeftro Andrea,manongia pari a loro di bonta,coa tutto che coli anco-

ra fia degna di lode. Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per fattore

dei CardinarCiuIio de’Mcdici folico a fauorire le vircu,& i virtuofi , che gli

filile dato a fare per lo cortile del palazzo de’Medici in Fircze alcuna Ila tua

.

Onde venutoin Firenze fece vn’Orfeo di marmo,ilquale col Tuono, Se cato

placa Cerbero,& muoue Tmfernoapietà. Immitòin quella opera l’Appol

10 di beTvedere di Roma,& fu lodacilTima mericaméte.-perche con tutto che

rOrfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di bel vedere,egli iiondi

meno immita molto propiamente la maniera del torfo di tutte le mem-
bra di quello. Finita la llatua,fu fatta porre dal Cardinale Giulio nel loprad

detto cortiie,mencrechc egligouernana Firenze,fopra vna bafa intagliata,

fatta da Benedetto da Rouezzano scultore. Ma perche Baccio nó fi curò mai

dcli’ane dell’architettura, non confiderando lui i’ingegno di Donatello , il

quale al Dauitte,che v’era prima, haueuafatco vnafemplice colonna, fu la-

quale polaua Timbafamenco difetto felIo,& apertola fine che chi pafiaua di

fuota vedelTe dalia porta da via Taltra porta di dentro dcli’ahro cortile al di

rimpetto; però non hauendo Baccio quello accorgimento, fece porre la sua

fiatila fopra vna bafa grolla,& tutta nialllccia,di maniera che ella ingombra

la villa di chi pafia,& cuopre il vano della porta di dentro,!! che pallàdo è no

fi vedefe’l palazzo va piu indietro, ofefinifee nel primo cortile. Haueua il

Cardinal’ Giulio fatto fotto Mote Mario a Roma vna belliifima vigna:in q
fta vigna volle porre duegiganti,& gli fece fare a Baccio di (lacco, che Tem-

pre fu vago di far giganti, fono alti otto braccia,& mettono in mezzo la por

ta che ua nel faluatico, Se fumo tenuti di ragioneuol bellezza . Mentre che

Baccio attendeua a quelle colè, non mai abbandonando per fuo vfo ildife-

gnare, fece a Marco da Rauenna,& Agoftino Viniziano intagliatori di (la*

peinragliare vna (loriadifegnatadaluiin vna carta grandilììmainella qua-

le era l’occifionede’fanciulh innocenti fatti crudelmente morire da Hero-

dc. Laquale efiendo fiata da lui ripiena di molti ignudi,di malli,& di femmi
ne,di finciulii viui,& morti,&di diuerfeattitudinididonne, &dtloldaci,

fece conofeere il buondifegno che haueua nelle figure, & l’intelligenza de’

mufcolL&di tutte le membra,& gli reco per tutta Europa gran fama. Fece

ancoravo bclliflìmo modello di Iegno,&ìefigurediceraper vna fepolmra

ai Re d’Inghtlterrajlaqualq ne forti poi Icffetto di Baccio, ma fu dataa Bene

detto da Rouezzaoo scultore,che la fece di metallo. Era tornato di Francia

11 Cardinale Bernardo Diuitio da Bibbiena,ilqualevedendo che’l Re Frari-

cefeo non haueua cofa alcuna di marmo nè antica nè moderna,^ fe ne dilet

lauamolto, haueua promefib a fila Maefta di operare colPapafi,chequal

«he cofa bella gli manderebbe. Dopo quello Cardinale venero al Papa due

Arabafeiadod dal Re Francefcodquali vedute le ftatue di Beluedere, lodo-

rono
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tono quanto lodar’fipofla il Laoconte, li Cardinal de’Medid,& Bibbiena»

checraoo con!oro,domandoronofeii Reharebbccaravnafimi!ecora.Rif

pofoDOchefarebbecroppogran’dono. Alihoraii Cardinale gli difleaTua

Maffta fi mandcra,o quefto,o vn firn ile, che non ci fara dirTerenza. Ecriib-

iucofidi farne fare vn’altro a inimicazione di quel’o,fi ricordo di Baccio, &
mandato per lui lo domandò, fe gli baftaua Tanimo di fere vn’ raoconte pari

al primo. Baccio riipofe,che nò che farne vn pari,gli baftaua l’animo di pai

farequello di perfczzione.Riiolutofi il Cardinale che vi fi mettclìe mano,
Baccio mentre chei marmi ancora veniuano,ne lece vno di cera,che fu mol
IO lodato: Se ancora nc fece vn’carconedi biacca,& carbone della gra ndez-

za di quello di marmo . V enuti i marmi,& Baccio hauendofi fatto in Belue-

derefarevna turata con vn’cetto per lauorare,dette principio a vno de’put-

ti del Laoconte.chefuil maggiore,&Io condullcdimaniera,che’l Papa, Sc

tutti quegli che fe ne intendeuanojrimafono fatisfatti,perche daU’antico al

filo non fi feorgeuaquafi differenza alcuna. MahauendomelTomanoall'al
tro fanciul!o,&aUa ftatua del padre,che è nel mezzo,non era ito molto aua

ti, quando mori il Papa. Creato di poi Adriano sefto, fene tornò col Cardi*

naie a Firenze, doucs’intrattencuainrorno’agliftudideHifegno. Motto
Adriaaovi &creatoClementesertimo>andò Baccio in pofte a Roma per

giugnereallafua incorondzione,nelIaqiialefece ftaLue,& ftorie di mezzo ri

lieiio perordinedi fila santità. Confegnaceglidi poi dal Papa ftanze, &pro
uifione,ritotno al filo Laoconte,Iaquale opera con due anni di tempo fu co

dotta da lui con quella eccellenza maggiorc,che egli adoperaflegia mai.Rc-

ftaurò ancora l'antico Laoconte del braccio defteo, iiqualeeffendo tronco,

& non trouandofi, Baccio nefcce vno di cera grandc,cbe corrispondeua co

mufcoli,& con la iìerez2a,& maniera all'antico
,
<Sc con ims’uniua di forte,

che mofttò quan to Baccio incendcuadellarce. Et quello modello gliferui

a fare l’intero braccio al fuo. parue quella opera tanto buona a sua santità,

che egli mucòp5nfiero,&al Refi nfoluèniandareaitrellacueantiche, &q
fta a Hrenze. Et al Cardinale Siluio Pallermo Cortonclelegatoin Fiorenza

ilqualeaUhoragouernaua!acittà,ordinòcheponefieil Laoconte nel palaz

20 de’Medici nella telia del fecondo cortile,ilchefu l’anno 1515. Arrecò que
Ha opera gran fama a Baccio . Ilquale finito il Laoconte fi dette a dilcgnare

vna lloria in vn’ foglio reale aperto,per làtisfare a vn’difegno del Papa, il-

quale era di far’dipignere nella cappella maggiore di s.in Lorenzo di Firen-

ze il martirio di san CofimOjB: Damiano in vna faccia,& nell’altra quello

di san Lorenzo,quando daDeciofu fatto morire fii la graticola. Baccio ad-

dunque 1 htlloria di san Lorenzo dilegnando fottiiillìmamente,ncllaqaalc

iramicò con molta ragione,& arte vcltitijSc ignudi,& atti diuecfi dc’corpi,

Se delle membra,& varij efercitij dicoloro,che intorno a san Lorenzo ftaua

noalcrudelevfficio,& panicularmen te l’empio Decio, checon minacciofò

volto affrettai! fuoco,& la moneall’innocenie Martire, ilquale alzando vn’

braccio al ciclo raccomanda lo spirito fuo a Dio: coli con quefta ftoria faris

fece tanto Baccio al Papa,che egli operò,che Marcantonio Bolognefela’nta-

gliaflcin rame, ilchc da Marcantonio fii fatto con molta diligenza, & il Pa-

pa donò a Baccio per ornamento dcUalua virtù vn’Caualier’di san Piero

.

Dopo
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Dopcvqucfto tornatofene a Firenze, rrouò Giouanfrancefco Ruftici fùo prì

mo niaeftrojdipigncua vn’hiftoriad'unaConiierfionedisan Pagolo.Perla

qual cola prete a farea concorrenza del fiio macftro in vn’cartone vna figu-

ra ignuda d’un san Giouannigiouane neldifertOjilquale tiene vn’ Agnello

nel braccio finiftro , Se il deftru alza al cielo . Fatto dipoi fare vn’ quadro , fi

mcfleacolorirlo,sfinito chefu, lo poreamoftrafuìa bottega di Michela

gnolo fuopadre.dirimpettoallosdrucciolo, chevieneda Orfatnichele in

Mercato Nucuo. Fu dagli artefici lodato il difegno,tnail colorito non raoU

romper hauerc del crudo,& non con bella maniera dipintorma Baccio lo ma

dò a donare a Papa Clemente, Scegli lo fece porrein guardaroba,doueanco

tahoggi fitroua. Era fino al tempo di Leone x. flato canato a Carrara infie

meco’marmi della facciata di s. Lorenzo di Firenze, vn’nltro pezzo di mar-

mo alto braccia none,& mezzo,Se largo cinque brac. dapie. Inquefto mar-

mo Michelagnolo Buon arroti haucua fatto penfierodi far vn’gigantein per

fona d’Herco!e,chevccidc(IeCaccoiper metterlo m piazza a canto al Dauit

te gigante latto già prima da lui,per edere l’uno,Scl'altro,6c Dauitte,&Het

cole infegna del palazzo,& fettone piu difegni , Se variati modelli , haucua

cerco d’hauere il feuore|di Pp. Leone,Sedei Cardinale Giulio de’Medici,per

cicche diceua,che quel Daui tee haueiia mol ti difetti caufatt da maeftro An
dreascultorejchel’haueua prima abbozzato, Scguaflo .Maper lamortedi

Leone rimafealihota indietro la facciata di s. Lorenzo,Se quello marrac.Ma

dipoi a Papa Clemente eflendo venuta nuona voglia,diferuirfidi Michela

gnolo per le fepol ture degli Heroi di cafa Mcdici,Iequali volcua che fi faces-

fno nella Sagreftiadi sa Lorenzo!, bifognòdinuouo cauare altri marmi,

Delie fpefediquefte opere teneuai conti. Se ne era capo Domenico Bonin-

fegni.Coftui tentò Michelagnolo alar’ compagnia fecofegrecamentefopra

dei lauoro di quadro dellafacciata di san Lorenzo . Ma ricufendo Micbela-

gnolo,S: non piacendcgli che la virtù Tua s’adoperafFe in defraudando il Pa

pa, Domenico gli poie tanto odio,chefempre andana opponendofi alle co-

fe lue per abbaflarlojSc noiarIo,ma ciò copertamente faceiia. Operò addun

que, che la facciata fi dimettefle, & fi tirafle innanzi la Sagreflia, lequali di-

ceua, che erano due opere da tenere occupato Micheiagnolo molti anni.

Etilmarmoda farei! gigante perruafeilpapachcfi deflea Baccio, ilquale

allhora non haueua che fare, dicendo che fua Santità per quella concorrca

za di due fi grandi huomini farebbe mcglio,& con piu diiigenza,ScprelleZ'

za di vita, ftimoiàdoremutazionc l’uno, Se l’aìcro aìl'opafua. Piacque il con

figliodi Domenico al papa, Se fecondo quello fi tece.Baccio ottenuto il mar

mo,fcce vn’modello grande di cera, che era Hercole, tlquale hauendo rin-

chiufbil capo di Cacco convn’ginocchio tra due fallì ,col braccio finillro

lo llrigncuacon mo! ta forza, renendofelofotto fra le gambe rannicchiato

in attitudine ttauagliatatdoue moftrauaCacco il patire fuo,ScIa violenza e1

pedo d’Hercole fopra di fe,chegh faccua feoppiare ogni minimo mufcolo p
tutta la perfena. Parimente Hercole con la teilachinataverfo il nimico ajv

prelfojSc digrignando,Sc ftrignendo i denti,alzana il braccio dellro,& con

molta fierezza rompendogli la tella gli daua col ballone l’altro colpo.Intelo

chehebbe MÌchelagnolo, che’l marmo era dato a Baccio, ne séti gradiffimo

.;;rpÌ3cerc,& p opa che fecefie intorno a ciò, nò potette mai volgere il Papa
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in cóttano,i!i fattaméte gli era piaciuto il modello dt Baceiojalquale s*aggia

gneuano lepromefle,& i vati , vatàdoii lui di pallareil Dauittc di Michela*

gnolo,& colèndo ancora aiutato dal Boninfegni,ilqualediceuajche Michela

gnolo voleua ogni cola pfe. Coli fu priua la città d’un ornarne to taro, qua-

le indubitatamére farebbe ftato quermarmo informato dalla mano del Buo
narroto. Il lòpradetto modello di Baccio li truoua hoggi nella guardaroba

del DucaCofimo,& edalui tenuto cariffimo,& dagli artefici cofa rara. Fu
madaro Baccio a Carrara a veder ^fto marmo ,& a’capomaeftri deil’opa di

sàtawariadel Fiore fi dette c6meflione,chelo códucelllnopacqua infine a

Signafu pio fiume d’Arno. Quiui códotto il marmo vicino a Firenze a otto

mig!ia,ne! cominciare a cauarlo del fiume
, p condurlo per terra , eflendo il

fiume bado da Signaa Firenze,cadde il marmo nel fiume,& tanto per la fua

grandezza s’affondò nella rena,che i capomaeftri no potettero per ingegni»

chevfafierojtrarnelofuora.Perla qual’cofa,volendo il Papa che 1 marmo fi

riauefle in ogni modo,per ordine dell’opera i-iero Rofielli muraror’ vecchio

& ingegnofo s’adoperò di maniera,chetiuolto il corfo deli’ acqua per altra

via,& sgroctata la ripa del fiume,con lieue,& argani smollo lo traile d’Ar-

no,& Io pofe in terra,& di ciò fu grandemente lodato . Da quello cafo del

marmo inuitaii alcuni,fècionoverfi Tofeani, & Latini ingegnofametemor
dedo BacdOjilquale p elTer loquaci{nmo,&: dir male degli altri artefici,& di

Michelagnolo,era odiato.Vno tra gli altri prefeqftofuggettonc’fuoi verfi*

dicédo che 1 marmo poi che era ftato prouato dalla virtù di Michelagnolo

,

conofcédo d’hauerea elTeré ftorpiato dalle mani di Baccio,disperato p fi cat

tiua forte,s’era gittate in fiume.Mécre che’I marmo fi traeua dell’acqua,& p
la difficulta tatdaua l’efietto, Baccio roifuTàdo trouò,che ne p a!tezza,nè per

groflezza nò fi poteua cauaine le figure del primo roodciìo. Laonde andato

a Roma,& portato leco le mifure,fece capace il Papa, come era coftretto dal

laneccffitaalafciareil primo,& fare altro difegno. fatti addunq; piu model
li,vno piu degli altri ne piacque al Papa, doue Hercole haueua Cacco frale

gambe, Scprelelo pc’capeliìlo leneuaforto aguiladi prigione. Quefto fi ri-

folueronojche fi mectelle in opa,& fi face ile. Tornato Baccio a Firézejtrouò

che Piero Rollclli haueua códotto il marmo nell’opadisara «aria del Fiore:

ilqualehaédo pofto in terra piima alcuni biconi di noce p !ùghczza,&:spia

nari inifquadrajiquali andana traniutado fecódo che caminaua il marmo,
fottoiiquaieponeua alcuni curri tódi,etbc'ferratilopra detti biconi, & tira

do il marmo có tre argani, a’quali i’haueua attaccato, a poco a poco lo códus

fcfacilmétenell’opa. cguiui rizzato il fallo corniciò Baccio vn’niodcllodi ter

fa gride quàco il marmo,formaco fecÓdo l’ultimo fatto dinizi i Roma daini,

et có molta diligerà lo fini in pochi mcfi.macó tutto qftonó parue a molti

artefici,chein qfto modello ftifie qllafierezza,etviuacita,che ricercauail far

to,neqlla}chc egl’haueua data a qlTuo primo modello.comiciàdo dipoi a la

uorareilmarraojlofcemò Baccio i torno intorno fino ai bellico Icopodole

mébra dinizi,eófiderido lui tuttauia di cauarne le figure che fuilìuo appuro

come qlledcl modello gride di terra.lnqftomedefirao tòpo haueua prclo a

fare di pittura vna tauola affai gride p.lachiefadi Ccftcllo,etn’haueua tatto

vn’cartone molto bello,détcouiXpo morto.et le Macie iiorno,ctKiccodciv.o

<ó altre figure:ma la tauola non dipinte per l:. c.-’.gicne, cUcd; Icttod;; .tr o.
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Fece ancora tn quefto tempo vn carcone,per tare vn’quadro, cToiieeraChri

fto depofto di Croce tenuto in braccio da Niccodemo,&Ia madre fua in pie

di chelopiangeua, &vn’AngeIoche teneuain manoi chiodi, Scia corona

delle spine,&rubitomeflofi a colorirlo, lo fini preftamcte,Sc lo mefleamo
ftrain Mercato nuouo fu la bottega di Giouanni di Coro Orefice amico filo

per intenderne l’opinione degli huomini,&: quel'cheMichelagnolone di-

rena. Fu menato a vederlo Michelagnolodal Piloto Orefice, ilqualeconfi-

dcrato che hebbe ogni cofa , dille che fi marauigliaua , che Baccio fi buono

difegnatorefilafciaile vfcir’di mano vna pittura fi cruda,& lènza graziaxhc

haueuavedutoogni cattino pittore condurre l’opere file có miglior’ modo;

& chequeftanon era arte per Baccio, lliferiil piloto il giudizio di Michela

gnolo a Baccio,ilqualeancor’chegli portailc odio, conofceua che diceua il

vero. Et certamente i difegni di Boccio erano beliiilimijmaco’coioci gli con

duceuamale,&fenzagrazia:perchcegli fi rifoluèa nondipignerepiudifiia

znano-Hatolfeappreflbdi fc vn’giouane,che maneggiauai colori aliai accó

eiamente,chÌamato Agnolo,fratello del Francia Bigio pittore eccellente,

che pochi anni innanzi era morto. A quello Agnolo difiderauadifac’con»

dartela tauola di Ceftello.'ma ella rimafe imperfetta: diche fu cagione la mu
tazione dello fiato in Firenze, laqnalefegui l’anno i J17. quando! Medici fi

partirono di Firenze dopo il lacco di Roma . Doue Baccio non fi tenendo fi

curojhauédonimiciziaparticularccovn’fuovicino alla villadi Pinzetimó

te,ilqualceradifazzion’popoIarc,rotterrat() che hebbe i detta villa alcui Ca
mei,&|a! tre figurine di btózo atichcjche eranode’Medici,fenado aftare a tue

ca. Quiuis’rn trattenne fino a tanto,che Carlo v Imperadore vennearice-

uere la corona i Bolognaidipoi fatiofi'vedere al Papa fenandò feco a Roma,
doue hebbeal (olito le fiàzein Beluedere.dimorado quiui Baccio,pésòsua

sàtira di satisfare a vn’voco ilqualehaueua fatto raetre cheftettc rinchiufo

in Caftel’sant’Agnolo. li vero fu di porre fopra la fine del Torrione tondo

di marmo,cheè afrontea! ponte di Cafiellojiectetìgure grandi di bronzo

di braccia fei l’una, tutte agiacerc in diuerfi atrijcome cinte da vn’Angelo, il

quale voIeua,chepofalIe nel mezzo di quel Torrione fopra vna colonna di

mifchio,& eglifufiedi bronzo con la spada in mano. Perquefiafiguradei-

l’Angelo in tédeuai’Angelo Michele cuftodej&r guardia del Caftello, ilqua

le col Tuo fiiuore,&aiu:ol’haueualibcrato,&: tratto di qlla prigione: & pie

(ette figure agiacere pofte fignificauai fette peccati mortalicvolédo dire,che

có l’aiuto dell' A*ngeio vincitore, haiieuarupaii,&gittati per terra ifuoinimi

cihuomini (celerati,et empi,iquali fi rapprelentauano in quellefette figu-

re de’fctte peccati mortali. per quefta opera fu fatto fareda sua santità vnmo
dello,ilquale eflendole piaciuto, ordinò che Baccio cominciafle a fare le fi*

gure di terra grande quanto haueuano aellcte
,
per gittarlepoidi bronzo,

cominciò Baccio,& fini in vna di quelle ftanze di Beluedere vnadi quelle fi

gure di terra,laqualefa molto iodata. Infierac ancora per pallarfi tempo, &
per vedere comegli doueua riufcire il gecto,fccc molte figurine altedue ter

2:,& tcnde,come Hercoli,Venere, Apollini, Lede,& altre facfantafie,&fat

tele gittar’di bronzo a macftro Iacopo della Barba Fiorentino,riulcirono ot

{imamente. Dipoi le donò a sua saaiitàjSc a molti signori : dclicquali bora

ne fono
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fic fòtvoilcune ocllo firtittoio del Duca Cofinio,fra vn’ntsmero di piu di cc

toaniiche tucierare,& d'altre moderne. Haueua Baccio in quefto tempo
mcdelìmofattovnaftoria di figure piccoledi baflo, & mezzo rilicuo d’una

depofitionedi Croce,!aqualc fu opera rara,&la fece con gran diligenza get

raredi bronzo. Co(ìflnita,la donò a Carlo quinto in Genoua«ilquale la ten

necariflìma,&didofùlcgno,chefuaMaeftàdcttcaBaccÌo vna commen-
da di san lacopOjò: lo fece CaualierewHebbe ancora dal Principe Doria mol
ce cortefie:& dalia RepubiicaìdiGcnouaglifuailogatovna (tatua di brac

ciarcidimarmo,laqualedoueuac(lerevn’Nettunno informa del Principe

Doria>per porlim fu la piazzam memoria delle virtù di quel Principe,Sede
benifìzij grandifiimi^Sc rari,iquali la (ua patriaGenoua haueua riceuuci da
lui . Fu allegata queda (tatua -a Baccio per prezzo di mille fiorini , de’ quali

hcbbealìhora Cinquecenco>& (ubito andò a Carrara per abbozzarla alla ca

uadel Poluaccio. Mentre chc’lgoucrno popolare, dopo la parti tadc’Medi

ci reggeva Firenze, Michelagnolo Buonarroti fu adoperato per le fortifica

Zioni del)acictà,& high moltro il marmo,che Eaccio haueua feemato in(ìe-

me col modello d'Hercole,& Cacce: con intentionCjchefe il marmo nó era

feemaro troppo, Michelagnolo Io pigliafl'c , & oi faccHc due figure a modo
fuo, Michelagnolo coofidcratoil saflo, pensò vn’ahra inuenzione diuerlà.

Se lafiiato Hercole,& Cacco, prefe San(bne,chc tcnclTe (otto due Filiftei ab

battuti da lui, morto l’vno del tu tto,8c l’altro viuo ancora , alquale menan-
do vn’marrouefcio con vna mafcelladi causilo,ccrcaflTc di fetlo morire . Ma
comefpefloauuiene,chegh humanipéficritalhorafi promettono alcune

corejilcontrariodcilequahèdeterminatodallafapienzad'lddiojcofiacca-

deallhora; perche uenuta la guerra contro alla città di Firenze, conuennes
Michelagnolo penfare ad altro,che a puhr’marnh , $c hebbeli per paura de’

cittadini a difeoftare dalia città. Finita poi laguerra,Se fatto l’accordo,Pap*

Clemente fece tornare Michelagnolo a Firenze a finire la SagreftiadisàLo

tcnzoiSc mandò Baccio a dar’ordine di finire il gigante, liquale mentre che

egli età in torno,haueua prefo le danze nel palazzo de’Medici:& per parere

affezzionarofcriueua quali ogni fectimana asuasantità,entrando, oltre alle

cofe deirarie,ne’particulari de’ci tradini,& di chi miniftraua il gonerno,con

vffici odiofi,& da recarli piu maliuolenza addoflo,che egli non h aueua pri-

ma. La doue al Duca Aiellandro tornato dalia cotte di sua Maedà in Firen-

ze furono da’cittadinimoftrati i finiftri rood i,che Baccio verfo di loro tene

ua; onde ne feguijchc Topcra fua del pigan tegli era da’cittadini impedita,&
ritardata,quàto da loro (àr’lì poteua. In quello tempo dcpolaguerrad Vti

gheria Papa Clcmen te,8c Carlo Jmperadorc abboccandoli in BoIogna,do-

ucvcnoeHippolitode’MediciCardinaIe,&il Duca Alcflandro.parueasac

ciò d’andarca baciare i piedi a sua santità: Se portò feco vn' quadro alto vn*

braccio , Se largo vno. Se mezzo , d’un Chrido battuto alla colonna da due
ignudiiilqualeeradimczzorilieuo',& molto ben’Iauoraro. Donò quedo
quadroal Papa,infieme con vna medaglia del ritratto di suasancitàjaqualc

haueua fatta fare a Francefeo dal Prato l'uo amici Ilireto: il ruuclcio dellaqua-

le medaglia tra Chndo flagellato. Fu accetto il dono asua santità ,alla qua-

IcdpofeBacciogi’impedimcnUj&Ieiipiehaaute nclfìniccil (uo Heccole^
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pregandola che col Duca opcrafle di dargli commódita dì condurlo al linei

& aggiugneua che era inuÌdiaco,&: odiacoin quella città : ^cedendo terribi

ledihngua.&d’ingegnOjperfoalèilPapaafareche’l Duca Aleilandrofìpi

gliade cura
, che l’opera di Baccio lì conducete a fine , & fi ponefTeal luogo

fuoin piazza. Era niorto Michelagnolo Orefice padredi Baccio,iìqualeha-

uendoin vita prelbafarecon ordinedelPapa per gli operai di sita Maria del

Fiore vna Croce grandillìrna d’argen tp tutta piena di ftorie di badò rilieuo

della pafiìonedi Chrifto,dellaquale Croce Baccio haueua fatto le figure,

&

ftorie di cera per formarle d’argento,rhaueua Michelagnolo morédo lafda

ta imperfètta: & hauendola Baccio in mano con moltelibbred’argen to,cec

cau3,chefna santità dedea finire quefta Crocea Fracelco dai Prato»chcera

andato /eco a Bologna . Doue il Papa confidcrando che Baccio vofeua noti

foloritcarli dellefatturcdelpadrejmaauanzarenelle fatiche diFrancefcó

qual checola,ordinò a Bacdo,chel’argento,& le ftorie abbozzate, & le fini

te fi dedìno agli operai,& fi faldade il conto,& che gli operai fondelTero tut

to l’argento di detta Croce>perl€ruirfene ne biìòggi della Cbicfa ftata fpo-

gliata de’fiioi ornamenti nel tempo deiradedio; de a Baccio fece dare fiorini

cento d’oro,& letrere di fàuore,acció tornando a Firenze dede compimen-

to ail’opera del gigante. Mentre che Baccio erain Bologna^I Cardinale Do
ria lo’ntefe che egli era perpartirfidi corto : perche trouitolo a polla , con

molte grida,& con parole ingjurjoreIominacciò,perciochehaueua manca
toalIafedefiaa,& al debito,non dando fine alla ftatua del Principe Doria,

ma lardandola a Carrara abbozzaca;,bauendone prefi 500. feudi . rer laqual

colà dide,che fe Andrea Io potedehauerein mano, gliene farebbe feontare

alla galea . Baccio humilmente, & con buone parole fi difèfe, dicen-

do che haueua hauuto giufto impedimentoima chein Firenze haueua vn*

marmodella medefimaalcezza,delquale haueua difegnaco di cauarne quel

la figura,& che cofto cauata ,& fetta , la manderebbe a Genoua . Et feppc fi

ben direjScraccomandarfiichehebbe tempo aleuarfi dinanzi al Cardinale.

Dopo queftotornatoaFirenzCj&fatto mettere mano allo imbafamento

del gigante,& lauorando lui di continouo, l’anno 1554. lo fini del tutto. Ma
ilDuca Aledandro per lamala relationede’cittadininon ficuraua di farlo

mettere in piazza. Era tornato già il Papa a Roma molti mefi innanzi,&de-
liderando lui di fere per Papa Leone,& per fe nella Minerua due sepolture

dimarmOjBaccioprefaqueftaoccafioncandò aRoma'idoueil Papali rilol

uèjche Baccio facefle dette sepolture, dopo chehauede finito di mettere in

piazzai! gigante. Et fetide al Duca il Papa,che dede ogni commodità a Bac-

cio per pone in piazzailfuo Hercole. Laonde fatto vno affito incorno, fu

murato l’imbafamencodimarmoanelfondodel quale medono vnapietta

con lettere in memoria di papa Clemente v ii.&buon’numero di meda-
glie con la tefta di sua santicà,ScdelDucaAledandro. Fucauaco di poiilgl

gante dcl!’opera,doue era ftato lauorato,& per condurlo commodamente,
& lenza tarlo panre,gU feciono una trauata intorno di legname con canapi,

chel’inforcauano tra le gambe,&corde,chel’armauano lotto le braccia, Se

per tatto,& cofi fofpelo tra le ccaue in aria, fi che non toccade il legnamc,fa

<;on taglie,& argani,& da dieci paia di gioghi di buoi tirato a poco a poco fi
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BO ID piazza. Dettone grande aiuto due legnigroflì mezzi tondi, clieper lu

ghczzaeraooapicdcllatrauataconfittiaguifà dibaia,
i
quali po^uano fo-

{

>raaltri Icgnibmili inraponan,& quedi erano cauati,& rimem da’manoua
i di mano in mano,fecondo che ia macchina camniinaua . Con quedi ordì

ni,&ingegni fii condocrocon poca fatica,& faluo il gigante in piassa, Que
ftacurafodataaBacciod’AgnoIo,& Antoniovecchiodasan Gallo archi-

tettori deU’operajiquali dipoi con altre traui,& con taglie doppie lomeflb-

noficuramcnteinìu labaià. Nófarcbbefacileadireil c5coffo,&lamoI»

tudine,che p due giorni tén e occupata tu tta la piazza, venédo a uedere il gi

gante,toftochcfo feopto. Doue fi ièntiuano dmerfi ragionaméd , & pareri

dogni forte d’huomini,& tutti in biafimodeirop3,& del maeftro . Furono
appiccati ancora intorno alla bafamolti veifi Latini,&Tofcani,nc’qua!i c»
piaceuoleavedcrcgringegni dc’c6ponitori,&Linuézioni,&idetriacuri.,

Ma trapafsadofi col dir’male,& con le poefie satiriche,Scmordaci ogni eoa
uenciiolefegnojil Duca Aleflandro,parédogli Tua indegnitàpclTereropa

pubbli ca,fj forzato afar’mertercin prigioneaIcuni,iquali senza rilpetto ap
tamenteandauano appiccando foneiti,laqual’cofochiufetoftolebocchedc

maldfcenti.Confidcrado Baccio l’opera fila nel luogo proprio,gIi parueche
l’aria poco la faiioriflè/acendo apparire i mufooli troppo dolci. Però fatto ri

fare nuoua curata d alle intorno,le ritornò addofio cogli fcarpelli, & affon-

dando in piu luoghi i mufcoIi,riduflelefigurepiu crude cheprima non era

no. Scoperta finalmente l’opera del tutto,da coloro,che poflono giudicare,

e fiata Tempre tenuta fi come ditììcile,cofi molto bene ftudiata, &ciarcuna

delle pani attefa,& la figura di Cacco ottimamcnteaccomodata.Etnelve-

ro il Daui tte di Michelagnolo toglie afiài di lode all’Hercoledi Baccio,effen

doglia caro, Bceffendoil piu bel’gigante, che mai fia fiato fatto > nelqualec

tutta grazia,& bon tà,doue la maniera di Baccio è tutta diuerla.Ma verame

te confiderando l’HercoIedi Baccio da fe,n6 fi può Ce non grandemente lo-

datlo;& tato piu,vedendo che molti scultori dipoihanno tentato di far’fta-

tuegrandij&nefiunoèarriuato al fegno di Baccio. Ilquale fe dalla natura

hauefle riceuuta tan la grazia,& ageuolezza,quanta da le fi prefe fatica,&ftu

dio, egli era nell’arte della scultura pfetto interamente. Defiderado lui di fa

pere do che dell opa Tua fi diceua,madò in piazza vn’pedate, ilquale teneua

in cafajdicendoglijche no macafie di riferigU il vero di ciò che udiua dire. Il

pedate nó vdendo altro che male,tornato malinconofo a cafa,& domadato
da Baccio,rifpore,cbe tu tti p vna voce biaTìmano i giganti,& che e’non piac

cionoloro.Ettuchenedi}diffeBaccio.Rifpofe,dicone benc,& chee’mi
piacciono p farai piacere.Non uo’ch’e ti piacciano,difie Baccio,&di pur’ma
Jeancora tu. checomc tu puoi ricordarti,!© non dico mai bene di neffuno

.

Lacofa va del pan. Diffimulaua Baccio il fiio dolore, & cofi fompre hcbbep
coftume di fare,moftrado di no curaredel biafimo , chel’huomo allefue co
fe delle. Nondimeno egli è vci ifimilc chegrande fuffe il fuo difpiacere, per

che coloro chcs’aflaticano per i’honorc,& di poi ne riportano biafimo,èda
crederc,ancor che indegno fia il biafimo,& a torto,che ciò nel cuor’fegreta

mente gli affligga,6cdi coniinouo gli tormenti. Fu racconfolato il fiiodifpia

cere da vna pofseffione,laquale oltre al pagamento glifo data per ordine di

lii 2.
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Papa Clemente. Quello dono doppiamente gli fu caro,& perTutilejSf en«

trata,&pcbc[era allato alla fua villa di Pinzerim6te,& perche era prima di

nignadori all bora fitto ribello,&fuo mortale nimico, col quale haueoa sé^

contefoper conto de’confini di qucfto parere. In quello tempo fùlcri-tod

Duca AlelTandrodal Principe Doria,cheopera(Iecon Baccio, chela fua'fta

rua lì finilfejhora che il gigante era del tutto finito. Se che era per vendicarfi

con Baccio,feeg!i nonfaceuailfuodouere. Di che egli impaurito non fifi-

daua d’andare a Carrara. Mapurdal’Cardinal Cibc>,5cda! Duca Aleflan»

dro aflìcurato v’andò,&!aoorando con alcuni aiuti tiraua innanzi la ftatua.

Teneua coro giornalméce il Principe di quàto Baccio faceuaronde efiendo-

gli riferito,che la ftatua nó era di qlla eccelléza,che gh era ftato promelTo, fc

Ce in cèdere a il Pricipe a Baccio.che fé egli nó lo feruiua bene, che fi védichc

rcbbcfeco.Baccio sè:édoqfto,dilIemoIto maledel Pricipe. llcbe tornatogli

all’orecchie, era rilòluto d’hauerlo nelle manip ogni modo , & di védicarfi

col firgli gran paura della galea. Per laqual cofavedédo Baccio alcun: fpta-

mèri di certi,che rofleruauano,en trato di ciò in lofpetto, come pfonaaccor

ta,& rifolutajlafciò il iauoro cofi come era,& tornoflene a Fireze. Nacq; eie

ca qfto tepo a Baccio d’vna d ónaJaquale egli ténei cafa,vn’figliuoIo, alqua

-le,efsédomorto in que’ttiedefimi giorni Papa Cleméte,pofe nome Cletnéce

memoria di quel pontefice,che séprel’haueua amato,& fi uoriro . Dopo la

tnorie del quale iniefejCheHippolito Cardinalcde’ Media ,&Innocen2io
CardinaIeCibo,& Giouanni Cardi naie Saluiati, et Niccolò Cardinale Ri-

dolfijinfiemc con weffer BaldafiarrcTurini da Pelìria erano efsecutoridel te

ftamèto d i Pp. Cleméte,et doueuano allogare le due sepolture di marmo di

Leone,et di Clemente da porfi nella Minctua, delle quali egli haueuagìap

addietro fitto i modelli. Quefte sepolture erano ftate nuouamcn te promcf

fiad Alfònfo Lubardi scultore Frazefe p fiuore del Cardinale de'Mcdici.del

quale egli erarcruicore.Coftui pcófiglio diMichelagnolohaucdo mutato!

oézione;digia ne hauena fattoi modelÌi,masézac6tratto alcuno deU’alloga

gione,ct iolo alla fede ftàdofi,arpettaua d’adarc di giorno i giorno a Carrara

f cauare i marmi.Cofi cófumado il tépo,auuéne che il Cardinale Hippolito

jìelladare a trouar’Carlo V. p viaggio mori di veleno. Baccio inteib qfto,

séza metter’ctpo in mezzo andato a Rorr:a,fu prima da M. Lucrezia Saluia-

ta de’Medici iocelladi Pp.Lcone,3lla,quaIe fi Iforzò di moftrare,che neftuno

poteua fare maggiore honore all’olTa di que*grà’P6tefid,chc la virtù Tua, Se

aggiufe che Alfcnfo scultore era séza difegno,& séza pratica,&giudicionC

niarmi,& che egli nó poteua fe nó có l’aiuto d’altri códurre fi honoraia ira-

prefi.Fece ancora molte altre pratiche , & p diuerfi mezzi,& vie opò tanto,

chegli vénefattodiriuolgereraiodi que’signori,Ì quali finalméte dettono

il carico al Cardinale Saluiati di cóuenire có Baccio. Eram qfto tépo artiua

to a Napoli Carlo V.Impadore,& io Roma Filippo Strozzi, A n tófiàc. degli

Albizi.et gli altri fiiorufcitj trattauano col Card. Saluiati d’àdare a trouare

S. Maefta córro al Duca Alefsàdro,ei erano col Card, a tutte l’hore nelle ialfi

etaeilecamercdelqualc ftaua B ccio ut oil giorno a'pectandodi farei!

contratto delle sepolture,nc poteua venire a capo pgl’in.pediméti del Cai*

difiale nella (pedi rione de fuor ufcici, coftoro vedédo Baccio iuteo il giorno
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Bc la fera iqllff ftaze,tnrofpettiii di cio,ct dubitàdo ch’egli fteffequiui p ifpia

re ciò cbecffi faceuano,p darne auuiib al Duca , s’accordorono alcuni de'lo

rogiouani a codiarlo vna fera,&IeuarueIo dinazi.Ma la fortuna focccrrédo

in tepOjfece chegli altri due Cardinali co M. BaldaìTarre da Pefeia prefono a

finireil negozio di Baccio. Iquali conofcédo che nell’archicettura Baccio va

leua pocDjhaueuano fatto fare a A ntonio da s. Gallo vn’difegno, che piacc-

ua !oro,& ordinato che tutto il lauoro di quadro da fard di marmo lo do-
uell'efer cÓdurre Lorézetto scultore, & che le ftatue di marmo ,& le ftorie

s’aliogalTmo a Baccio. Cóucnuti adduq^ in qftomodo,teciono final méte il

cótratto co Baccio,ilquale no coparédo piu intorno al Cardinal’ Saliiiati,&

leuatolene a tépo,i fuorufciii,paflaia qìroccafionc nò péfbrono ad altro del

fatto fuo. Dopo qfte cofe fece Baccio due modelli di legno có le ftatue,6c fto

ne di ceia,iqualj haueuanoibafaméti iodi f^nza rifai ti ,lopraciafcuno de*

quali erano 4. colóne Ioniche ftoriate,lequali fpartiuano tre nani, vnc gia-

de nel mezov doue fopra vn’picdiftallo era p ciafeuna vn’Papa a ledere in p6
lificaìcjchedauala benedittione,&:r)c'vani minori vna nicchia con vnafigu

ra tódajn piepcÌ£rcunaalta4 btac.& detto alcuni sàti,che mettono in mez
20 detti Papi L’ordine della copofizione hauetia fórma d’arco rri6tale,& fo

pra le colóne,chereggeuano la cornice,era vn’quadro alto brac.tte.6c largo

4. & mezzq, entro al qualcciavnaftcnadimezzorilieuoin marmo,neIla
quale era l’abboccatr.éto de Re Frane, a Bologna fopra la fta tua diPp. Leo-

ne,la quale ftatua era meda i mezze nclieduenicchjedas.Piero,6cdas.PaU

lo,& di fopra accópagnauano la ftoria del mezzo di Leone , due altre ftorie

minorijdcile quali vna era fopra s.Piero,& quado egli rifucita vn’mortn, et

i’alira fopra s.paulo,quado e’piedica a’popoli . Nel niftoria di Pp.Clcméte,

cherifpódeuaaqftajcra quado egli incorona Carlo Impadoreafiologna,&

iamettonoi mezzo due ftorieminorijin vnaès.Giouàni Batifta, chepdica

a’popoli,nell’a! tra s.GiouaniEuagelifta,che rifucita Drufianai&hàno fiotto

nelle nicchie imedefimi sali ahi brac. 4, che ificttonoin mezzo la ftatuadi

Pp.Clemétefimileaqlladi Leone.Moftrò in qfta fabbrica Baccio ò poca re

ligionCjò troppa adulazione,© runo,& l’altro infieme,men tre che glihuo-

mini deificati, 8ci primi fondatotidclia noftraReligione,dopo Chrifto,&i

piu grati a Dio,vuole che cedino a’noftri Papi, 6c gli pone in luogo a lorom
degno, a Lconc,ScCiefnéteinferÌori.EtceTtoficomcdadifp!acerea’s5ti, &
aDiOjCofida nó piacere a’Papi,& ag!ialtri,fii qfto fuo difogno . perciochea

me pare. chela Religione,& voglio dire la noftra fondo vera Religione,deb
ba eflct’dagli huomini a tutte l’aiire core,& tifpetti ppofta.E t dall’altra par-

te volédo lodare,Schonorarc qualuthc pfona,giadico chebifogni raffrenar

fi,6c téperarfì,& talméce dentro a certi termini cótenerfiichelalode,& i’ho

note nódiucti vn’altra cofa,dico imprudéza,6c aduiatione, laquale prima il

lodatori vitupcri;6c poi al lodato, fo egli ha ficntiméto nó piaccia tutta il eoa
irario, FaccdoBacciodiqfto che iodicOjFeceaanofccrcaciafcuno ,chc egli

haucua afiai affezzione fi bene,6c buona vo'Óià verfo i Papi, ma poco giudi-

ciò ncil’cfaltargIi,&honoragli nc’lofo fepolcti.Furono i fopradetti modelli

portati da Baccioamóte Caualloasat’Agata, al giardino del Card. Ridolfi,

doueluaSiguoriadaua definareaCifao,6caSaluiati,6caM, BaUiafiarreda

Pclcia,riuraù
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rati quiui ìnficme per dar’fine a quanto bifognaua per leTcpoItare. Mentr#
addunque che erano a tauola^giunie il Tolosmeo scultore » periòna ardita »

& piaceuoIe,& che diceua male d’ognuno volentieri,& era poco amico di

Baccio. Fu facto l imbafciata a que’signori,che il Tolosmeo chiedeua d’en-

trare. Ridolfi difle che fi gli apriire,& volto a Baccio.io vogUo,diire,che noi

fentiatno ciò che dice il Tolosmeo dell’allegagione di quefte sepoltiiretalza

Baccio qlla poctiera,& ftauui fotto.Subito vbbidi Baccio,5c arriuato iljTo-

losmeo,6£ fattogli dare da bere , en trorono dipoi nelle repolturcailogatc a

Baccio. Doue il Tolosmeo riprédédo i Cardina!i,che malci’haucuano allo-

gate,feguitò dicendo ogni male di Baccio,tarandolo d’ignoranza nell’arte,

&d’auarizia,&d’arroganza,&amolti patticulari venendo dc’biafimifuoi.

Non potè BacciO;Che ftaua nafeofto dietro alla portiera, folferir’ tanto che’l

Tolosmeo finiire,& vfeito fuori in coliora,&con raarvifo difle al Tolofmeo

che t’ho io latto,che tu parli di me con fi poco rifpetto f A mmutoli, all’appa

riredi BaccioilToìosmeo,& volto a Ridolfi difle. chebaie fon quefte Mon
(ignote Jio non voglio piu pratica di preti:& andollì con Dio.Ma i Cardinali

hebbero da ridere aflai dell’uno,& dell’altro: doue Saluiati difle a Baccio,tu

fen ti il giudicio degli huomini dell’ arte : fa tu con l’operar’tuo fi , che tu gli

faccia dire le bugie. Cominciò poi Baccio l’opera delle ftatue,& delle ftorie,

magia non riufeironoi fatti fecondo le promeffe, & l’obbligo fuo con que’

Papi; perche nelle figure, &nellc ftone vsò poca diligenza,& marfinite le la

rciò,6c con molti diretti, follecitando piu il rifquocerc l’argento , che il lauo

rate il marmo. Ma poiché que’signori s’auueddonodel procedere di Baccio

pcntendofidiquclchehaueuano fatto,cflendo rimaftidue pezzi di marmi
maggiori delle due ftatue,chemancauano|afarfi ,vnadi Leoneafcdere,&
l’altra di Clemente pregandolo che fi portafle meglio, ordinorono che le fi

nifle:Ma hauendo Baccio leuata già tutta la lomma de’danari,lèce pratica

con MeflerGiouambatifta da RicafoIiVelcouo di Cortona, ilqualeerain

Roma per negozi) del Duca Cofiroo,di partirfi di Roma,per andare aFircn

zcaferuireii Duca Cofimo nelle fon te di Caftello fila vilia,& nella sepoltu-

ra del signor Giouanni fuo padre. Il Duca hauendo ri{pofto,che Baccio ve-

iiiflc,egh fen’andò a Firenze,Iafciando fenza dir’altro l’opera delle sepoltu»

reimpcrfctra,& le ftatue in mano di due garzoni. 1 Cardinali vedendo que

fto feciono allogagioncdi quelle due ftatue de Papi , che erano rimaftea

duescultoriiVunofu Raffaello daMontelupo, chehebbela ftatuadiPapa

JLeone.l’altro Giouàni di Baccio alquale fu data la ftatua di Clemente . Da-

to dipoiordincjche fi inurafle il lauoro di quadro,& tutto querchc era £it-

tOjfimeflc fu l’opera: doue le ftatue,& le ftorie non erano in molti luoghi,

neimpcmiciatcnèpulite,fichedectonoaBaccio piu carico,che nome.Arri
nato Baccio a Firenze,& trouato che’! Duca haucua madato ilTribolofcul-

torca Carrara per cauar'marmi per le fóci di Caftello,& per la sepoltura del

signor Giouannijfece tato Baccio col Daca,che Icuò la fcpoltura del signor*

Giònanni delle mani del Tribolo,moftrando a Tua Eccellenza, che i marmi
per tale opera erano gran’ partem Firenze, Cefi a poco a poco fi fece fami-

gliare di ina £cccllenza,fi che per quefto.&per la fua alterigia ognuno di lui

i emeua.Mefle dipei innanzi ai Duca,che la sepoltura del signor’Gicuanni fi

facelle
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tacede in satfLorenzo nella cappella de’Neronijluogo ftretto , affogato , Se

mcfchjnornon fapendo ò non volendo proporrcCfi come fi conueniua^a va
Principe fi grande, chefaccflc vna cappella di nuouo a pofta. Fece ancora fi.

che’l Duca chiefe a Michelagnolo per ordine di Baccio molti marmi,iquali

egli haueua in Firenzer&ottenutigli il Duca da Michelagnolo,& Baccio dal

Duca,tra’quali marmi erano alcune bozze di figure, 6cvna ftatua affai tirata

innanzi da Michelagnolo,Baccio prclo ogni colà, tagliò,& trito in pezzi ciò

che trouòjparendogli in quello modo vendicarli,& fare a Michelagnolo di

fjjiacere.Trouò ancora nella ftanza medefimadi san’Lorenzo, douc Miche
lagnolo lauoraua,dua ftatuc in vn’marmo d’vn’Hercole, che ftrigncua An»
teojlequaliil Duca faccua fare a fra Gionanagnolo scultore,& erano affai in

nanzi:& dicendo Baccio al Duca,che il frate haueua guafto quel marmo,ne
fece molti pezzi . In vhimo della fepohura murò tutto l’imbafamento,iI-

quale è vn’dado ifolato di braccia quattro Icirca per ogni uerfo, Se ha da pie

vn’zoccolocon una modanatura a vfo di bafajchegira intorno intorno, 3c

con vna cimafa nella fua fommira,come fi fa ordinariamen tea’piediftalli>&

fopra vna gola alta trequarti, che va indentro fgufriata aroiiefcioavfo di

fregio, nellaquale fono intagliate alcuneoffaturediteftcdiCauallilegato

con panni Tana alfaltra: doue in cima andana vn’altro dado minote,có vn»

ftatua a federe armata all’an tica di braccia quattro,8c mezzo con vn’baftone

in mano da Condottieri d’eferciti , laquale doueua efferc fatta perla perfo-

nadeirinnittoSignor’Giouannide’Medici. Quefta ftatua fri cominciata

dalui in vn’marmo,&: affai condotta innanzi,ma non mai poi finita, nè po-

fta fopra il bafamen co murato. V ero è che nella facciata dinanzi fini del tut-

to vna ftoriadi mezzo nlieyo di marmoidoue di figure al cedue braccia in-

circajfece il signor’Giouanni a federe,a!quale fono menati molti prigioni in

tornOjSc fòldati,& femmine rcapigliate,& ignudijmafenzainuenzione, Sc

fenzamoftrare affetto alcuno. Ma pur’ nel fine della ftoria è vna figura, che
havn’porcoinfulafpaÌia,&<iiconocllere ftarafatta da Baccio perMefler*

Baldaffàrreda Pefeia in fuo difpregio,ilquaIe Baccio teneua per nimico,ha«

uendo MeflerBaldaflarrein quello tempo fatto l’allogagione (come s’èdet

to diropra)delledue ftatue di Leone.& Clemente ad altri scul cori;& di piu

hauendo di maniera operaio in Roma, chcBacciohebbe per forza a rendere

con fuo difagio i danarijiquali haueua foprapprefi per quelle ftatue, &: figli

re . In quefto mezzo non haueua Baccio attelo mai adaltro , che a moftrare

al DucaCofimo,quanto fuffclagloriadegliantichiviffura perle ftatue,

&

perle fabbriche,dicendo che sua Eccellenza doueua pe’tempi a venire pro-

cacciarfi la memoria perpetua di feftcflo,& delle fueatdoni. Hauendo poi

già condotto la fepoltura del signor’Giouanni vicino al fine , andò pefando
di fare cominciare al Duca vn’opera grande,& di molta fpefà i& di lunghis

fimo tempo . Haueua il Duca Cofimolafciatod’habitare il palazzo de‘ Me
dici,& era tornato ad habitarc có la corte nel palazzo di piazza,'doue già ha
buaualaSignoria,& quello ogni giorno andauaaccomodando,6r ornando
& hauendo detto a Baccio,che farebbe volentieri un’vdienza pubblica, fi p
gli AmbafciadoriforeftierijComepeTuoi ci ttadini,&faddUi dello ftacoiBac

CIO andò inficine con Giuliano di Baccio d’Agnolo pelando di mettergli in

nanzi
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nanzi da far vn*ornamento di pietre del fo(Iato,& di marmi, di braccia tr£ta

Ottolargo,& alto diciotto. Quello ocnamcn to voleuano che rccuille per i’v

<IieDza,& filile nella (ala grande del palazzo in quella te{la>che è voltaa era

montana QueUa vdienzadoueua hauere vn’piano di :4. braccia largo,Stfa

lire fecce fcagtioni,& edere nella parce dinanzi chiufada balauUri , eccetto

i’entracadel mezzo:&doueua hauere creai chi grandi nella cella della faia,

de’quali due feruidlno per fincdre,& fuilìno cramezzaci dreaco da quattro

colonne per dafcanotduc della pietra dclfbilatu,& due di marmo , con va'

«rcoiopra con fregiatura di mcnfolc,chegiraile intondo: quelle haueaano

afarel’ornamentodi fuori nella facciata del palazzo,&di dentro ocnatenel

medelìmo modo la facciacadella fala. Ma Tarco del mezzo, che fàceuanonfi

nellca,ma nicchia, doueua edere accompagnato da due altre nicchie fimili,

che fulimo nelle tede dell’vdienza,una a Leuante}& l'altra a Ponente,orna

te da quattro colonne tonde Corintic,chefullìiio braccia dieci alte, & facef

énonfaltonellecelle. Nella ficciata del mezzo haueuanoaelfere quattro

pilafttijche fral’uno atco,& Taltto facelTino reggimento allo archittauc,&

6:egio,& cornice,che rigiraua intorno intorno, & lòpra loro, & lòpraleco

lonne. Qiiefti pilaftvi haueuano hauere fra l’uno,& i’aliro vn’uano di brac.

tre incirca,nel quale per ciafeuno Tulle vna nicchia alta braccia 4. & mezzo

da mctierui ftatue,per accompagnare quella grande del mezzo nella faccia,

& le due dal]cbandc,nelle quali nicchie egli voleua mettere per ciafeuna

tre ftaiuc. Haueuano in animo Baccio.&Giuliano oltre allo ornamento del

la facciata di detro vn'altro maggiore ornamento di giandezza,&di lerribi

le fpefa perla làcciatadi fuoia , liquale per lo sbieco delia lala , che non èins

•quadra,dooefic mettere in squadra dalia bandadi fuora, & fece un’rilalto

dibracciafei intornointornoallefacciatedel palazzovecchio.con vn’ordi

ne di colonne di 1 4. braccia aire,thè reggelfino altre colon ne,fra Icqnalefbf

finoarchij&difotto intorno in corno fecelle loggia doue è la ringhiera,&i
gigant,& difopra hauefie poi vn’altro Tparcimen co di piiaftri, fca’quali fuffi

no archi nel medefimo modo, &vcnilleaitorno attorno le fincftredel pa-

lazzo vecchio a far facciata intorno in torno al palazzo, &fopra qucftipila-

fttifareavlòdiTeatrOjCon vn’altro ordine d’archi,&di piiaftri tanto chcil

ballatoio di quel’palazzo facelle cornice vltima a tutto quello edtfizio .Co
nofccndo Baccio,&GiuÌiano,cbequcfta era opera di grandiffiina fpefa,con

fultotono inficmc di non douere aprire aprire al Duca il lor concetto, (ctió

deirornamento della vdienza dentro aliatala, & delia facciata di pietre del

foflaro diuerfo la piazza per lalunghezza di ventiquattro braccia che tanto

«la larghezza defa fala . Furono fatti di quella opera difcgni,&pian-

Ic da Giuliano,& Baccio poi parlò con elfi in mano al Duca; al quale mo-

ftrò che nelle nicchie maggiori dalle bande voleua fare ftatue di bracci»

quattro di marmo a federe (opra alcuni bafamentijCioè Leonedecimoebe

moftrafte metierela pace in) calia, 2c Clemente fettimo, che incotonalTo

Cario quintOjCon due ftatuein nicchie minori drenio alle grandi incorno

a’Papi,lequali lìgnifìcanìno Icloro virtù adopeiate,&mclse in atto da lo-

ro. Nella fdcciaia dei mezzo nelle nicchie di braccia quattro fra i pila-

Rii voleua fare ftaiuc ritte del signor’ Giouanni , del Duca Alcilaodro,^
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^elDuca Cofimo,conmoìtjornamenti di varie fentafic d'intagli, &vno
pauimeato tutto di marmi di diuerfi colori mifehiati. Piacque toolto al

DucaqueftoornamentOjpenlandochecon quefta occafioneìi dotteffe.coi

tcmpoCcomes’cfàtto poi)ridurreafine tutto il corpo di quella fàla-'i col ré-^

ilo degli ornamenti,& dei palco,per farla la piu bella (tan za d’Italia. Et fu li

toildefideriodisuaEccellenzache quefta opera fi facefle, che affegnòpet

€ondurlaognifettimanaquellafomraadidanari;che Baccio voleua,6cehic

deua. Et fu dato princÌpio,che le pietre del follato fi cauaflìno,& fi lauoras-

fino,perirne t’ornamento del baiamente , & colonne, & cornici j & tufCb

uolic Baccio,che fi Èce:fle,& conducelTe dagli scarpellini dell’opera di san ti

Maria de! Fiore.Fu certamente quefta opera da quc’maeftri lauorata coi? di

ligcxa:& fe Baccio,& Giuliano i’haucllìno follecitafa, hàrebbonc tutto l’ót?

n.atnentodelle pietre finito,& murato prefto..Ma perche Baccio non atterf

deua fe non afarc abbozzare ft:atUe,8c finire poche del tutto.& a riscuoterò

lafuaprouaifioncjcheogni mefeglidaua ilDuca,& glipagaua gliaiuti , di

ogni minima fpela,che per ciò facena,con dargli feudi 500. dell’una dei’c ft:t

tued'.marmofinite,peiciò non fi-veddemai di quefta ppet'-ailfiné. Ma fecó

turco queftoBaccio,& Giulianoàn vnlauoro dptanta- i'mpofranzS'hauelTi-

«o mello la teda di quelJa-faia 1 isquadra,come fi pò feua,che delle òtto braC

cja,che haùeuadi bieco fi ricirpTono appunto alià«h€t^,& euui tn qualche

parte mala proporzione,cdmela nicchia del mezzo,òcledue dalle bàdemag
giorijche fon’nane,&i membri delle cornici gentili a fi gran’corpo:& fé co

mepoteuanojfifnflmo tenuti piu alti con lecoÌDnne,con dar’maggior’gran

dezza,& maniera, ficaltrainuenzione a quella opera:& le pur’con la cornice

uhimaandauano a trouare ri piano del jnrimo palco vecchio di fopra, eglino

iiatebbono moftro maggicr-vinù , &r giudizio, n'è fi farebbe-tata fatica spefa

in vano, fatta cofiinconfideratamentejcome hano viftopoicoìoro, a chi è

toccoarafiettatla,come fi dirà,et a fini ria. perche con tutte le fati che, et ftu

dij adoperati dappoi ui fono molti difordmijet errori nella entrata dell^

porca.ccnellecorrifpondenzedellenicchiedellcfacccjdouepoi a molte co-

le è bifognato mutare forma. Ma non s’è già potuto mai.fenon lì disfaccua

iltiuto,rimediare,cheeHanonfiafuordi squadra,et nonio moftri nei pani

inento,et nel palco. Vero è che nel modo che etìi la polono, co fi come ella

fi truoua, vi ègranfatrura, et fatica, et merita lode afrài:per molte pietre !auó

ratccoi Calandrino,chesfuggono a quartabuono per cagione dello sbieca

rcdellafaiarmadi diligenza, et d’eficrebenemurate, cominelle, etlaiioratc

jicn fi può fare ne veder’ meglio. Ma molto meglio farebbe riufeito il tutto

feBacciOjChcnon tenne mai conto dcU’archirettura, fi fu Ile feruito di qual-

chcraiglioregiudizio,chedi Gìullanoiilquaie fe bene era buono macftro di

i^nanic,& intédcua d’architettura,nò era pò tale che a fi fatta opa,come ql

laera,egiifuireatto,comc-hadimoftrato relpiézailm|>o tutta óftaopas’àdò'

pifpaziodi moki anni )auoràdo,&muràdopoco piu chela metaj& Baccio fi

01 & mefle nelle nicchie minori lajftatua del signor’Gjouanni-& quella del

Duca Alellandro nella fecciata dinanzi amenduc:&nella' nicchia maggiore

fopravnbafamento di mattonila ftatuadi Fp. Clemente : & tirò al fine an-

cora la ftatua del Duca Cofimo,douecgli s’affaticò aflai l'opra la tefta, ma co

KKK
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jHUocioiI Duca,& gli huominid) coree diceuaho» che ella non Io iomigita

pa punfp. Onde hauendone Baccio g'a prima tatto vna di marmo, laquale è

hpggioelmedcfimo palazzo nelle camere di {opra,&fu!a migliore tefta che

iaceii'e ma«.& ftcìte benillltno.egli difcndeua &c riciiopriua I cilore,&la cat

tiuita delia prefen te ceda con la bontà del la palfata. Ma fen tendo da ognu-

no biall mare quella tetta, vn’giorno m collera la spiccò, con animo di far-

ne vnal(ra,&: commetterla nel luogo di quella; ma non lafecepoialtnmen

ti. Et haucua Baccio peccoftume nelle ftaiue ch’efaceua di mettere de’pe*

ZI piccoli,^: grandi di macmo,non eli dando noia il fare ciò,& ndendofene

ilchcegl» fece nell’Orfco a vna delie teftedi.Cerbero;8ca sanTiero, checiu

santa Maria del Fiore,rimeiIe vn’pczzodi panno; nel giganredip azza,co.

me fi vede,cimelie a Cacce, de appiccò due pezzi-cioèvaa fpalla, 6c vna gara

ba:& in molti altri Tuoi lauori fece il medeiimo. tenendo corali modi i qua-

li logliono grandemente dannare gli scultori. Finite quefte ftacue mcticma

no alla ftatuadi Pp. J.eoneperqueftaopera,& la tirò forte innanzi. Vecietj

do poi BacciOjchc quella opera nufcmalunga .^c chee’nnn era per condur-

fihoraroai alfine di quel Tuo primo difegnoper lefacciareattorno attorno

al palazzo,& che è s tra spefo gran fomma di danariiSc pallaro molto tem-

po , & chequella opera con tutto ciò non era mezza finita, & piaceuapoco

ali’vniucrlaìe,andò.pen{ando nuoua fantafia, & andauaprouando diieuarc

il Duca dal penfierodel palazzo, parendogli chefua Eccellenza ancora tulle

di quella opera intaftidiia. Hauendoegli addunquenciroperadi sanca Ma
ria del fiore,che la comandaua,fatto nimiciziaco’prouueditori, & con tutti

glifcarpellini,& poiché tu:ce)ellatuc,cbeandaiianneirvdienzaer3noafuo

modo quali finite,& pofteinopera,& quali abbozzare,&loornamentoinu

iatoingran’partc,pc£ occultare molti difetti , chcv’erano, &apocoapoco
abbandonare queiiopera^melle innanzi Baccio al Duca, che l’opera di san.

Maria del Fiore gtttaua uiai danari, ncfaceua piu cola di momento. Onde

dide hauere peniate,che suaEccellen za farebbe bene a far’voltare tutteqlie

ipefe dell’opera invtili a fare il coro a orto facce della Chiefa , & rornamen»

to dello al rare,scale,iefidcnzc dei Duca,& magiftrati,& delle IcdiedcICbo

ro pe’Canonici,& Cappel!ani,& Clerici , fecondo chea fi honoraia Chiela

lì conueniua. Delquale Choio Filippo di fer Brunellelco haueua lafciatoil

modello in quel lempiice telaio di legno ,
che prima feruiua per Clioroin

Chiela,coniotcn2Ìynedifarlo col tempo di marmo con la medclìma forma

ma’con maggiore ornamenio. Contìdetaua Caccio oltre alle cole fopradet-

te,chc egli haicbbeoccafione in quello Chorodifare molte ftatuc. & ftoric

di marmo,& di bronzo nell’altare maggiore,& intorno a) Choro, & anco-

ra in due pcrgami,che doueuano elTere di marmo nel Choro: de che le otto

fe'fcc nelle parti di fiiora fi poteuano nelbafamento ornare di molte ftoric

di bronzo commelle nello ornamento di marmo. Sopra quello penfauadì

Éircvn*ordinedicolóne,& di pilalln.chereggclfifio attorno attorno le cot

iiice,Sc quattroarclii dc’quali archi diaifaii fecondola crociera delia chic

fajvno taccile lentrata pnncipalecol qualelì nfconrralfe l'arco dell’altare

maggiore pollo [opra elfo altare, & gli altri due fallino da'lat: , da man dc-

ilra vno,& l’altro da raan’fimftra, folto i quali due daiaii doucuanoctìere
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pcfgami. Soprala cornice vno ordine di balauftri in cima, chegiral1ì«

leorto faccc,&
«opra i baianftti vna grillandadi candellieri, per quali in

aredilumiil Choro fecondo i Eempi,comeferaptcs’era coftumatoin

mentre che vi fu il modello di legno del Brunell efco. Tutte quelle co

f moilrando Baccio al Dac3,diceua chesua Eccellenza con l’entrata dell’o-

ca cioèdis. Maria dei Fiore,& deili opai di qna,&có qllo che ella p fua’hbe

^^l’jaaggiuguerebbedpocotépoaddornerebbcql tépio, &gli acquiftéreb

betnoha gràdezza,&: magnificéza,& cólequéremécc a tutta la città, p elTcrc

lui diqueìlail
principale rcmpio,&lafcerebbc di fe incorai fabbrica eter-

na & honoratamcmor!ai& oltrea tutto qucftoCdiceua)che fua Ecc'“llenza

darebbeoccafionealuid’afFancarfi,&difaremo!tebuoneopere,&beilc,et

montandola fua virtUjd'acquiftarh nome, fama nc’pofttn,jlchcdoueua

edere caro a sua Eccellenza,per efferelui fuo fcrui tore, & alleuato della cafa

de Medici. Con quelli difegni,&paroie mode Baccio ilDuca,fichegrimpo

re,che egli facefle vn’modelìo di tutto il Choro, confentendo che corsi’ fab-

brica fi incede. Partito Baccio dal Duca,fu con Giuliano di Baccio d’Agno-

lofuo architetto, &conferitoii tuttofeco,andorono in fui luogo, &efami=s

nàtaognicofadiligentemente,,fì rifolocronodinon vfciredeilaforma del

niodeilodiFÌlippo'‘,madifeguiiafequello,aggiugnendogliroIamente altri

ornamenti di colonne, 6c di rifai ti,& d’arricchirlo quato poteuano piu, ma
tenendogli iÌdifegno,& la figura di prima, wa non le core3dai,& i molti or

namerti.ron’qllhcheabbellifcono.&ariicchifconole fabbriche, male biio

ne,quàiuqj fieno poche,fe fono ancora polle ne luoghi loro,&con la debita

jpporzione cópofteinfìeme;queftepjacciono,& fbnoammirate,& fatte co

giudizio dall’artefìcc,riceuono dipoi lode da tutti gli altri
.
Queflonon pa-

re che Giiiluno,& Baccio cófidera{lìno,nèofleruadìno,perche prefono vn’

fiiggetio di molta opera,& lunga fatica,ma di poca grazia,come hal’efperié

zadirooftro.Udifegnod! Giulianofeomefi vede}fu di fare nelle cafonate di

tutte le otto facce pilafln,chepiegauano in lugli Angoli: et l’opera tutta di

componimento lonicoietquefti pilaftri,perche nella pianta ueniuano infic

me con rimaropera a diminuire verfo il cécrodtl Choro, et nó erano vgua
Jijveniuanc necedariamente a edere larghi dalla parte di fuora, et ftretti di

deutrojilcheèsproporzionedi mifura. Et ripiegando il piladro fecondo l a

gelo deile otto faccedidentrOjlelinee del centroIodiminuiii.inoranto>chc

leduecolonnejlequali mettenonoin mezzo il pilaflro da’canti.lo faceuano
patere fotti]e,efaccompagnauano con difgrazialui.et tàtraqueìloperajfi
nella parte di fuora,et Umile in quella di dentro, ancora che vi fode la mifu-
ra. Fece Giuliano parimente tutto il modello dello altare, difcoflo vn’brac-
ciojCt mezzo dairornamen to dei Choro,fopra ilqualc Baccio fece poi di ce-
ra vn’Chrifto morto a giacere co due Angtlijde’quali vnogliieneuailbrac
CIO deliro, et con vn ginocchio gli reggeiia la tclla,et l’altro teneua i mifleri

della padìoneiet occiipaua iaftacuadi Chriflo quali tutto lo altare, fi cheap
pena celebrare VI fi farebbe potuto retpenlaua difarequefta fiatila di circa

quattro braccia,et mezzo. Fece ancora vn’rifaltod’vnopiediftallo dietro al

altare appiccalo con eflo nel mezzo c6 vn’federe, fopra ilquale pofe poi vn
10 Padre afedere di bracciafei,chedauala benediinone.etveniuaaccópa-

KKK a
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gtj.ac<>«latlueatcri.Angeli Hi Wacdàquattro l’uno>cHgpofàuano gtnoccài^

^ ifi iù’cant\,& finexielia pi:eHeila'cidFalcare,aIpari.douc Dio PadrepofatìS

ipi^dAHfjfQutftapfcHellàera alca piu ci-uo braccio, neliaqualè erano tnoU

te^ft6ri?(dcn9;pàiHoiiéHrGiefu Chriftò,che ditte doueuanoeflerecti broft-

zq:ì il fuganti H» quclta predella erano gli Angeliropradetti tutcìjaduegifltw

chioné,i?c tejieuanòdafcuiioin mano vn’càdeiliere, iquali candellierideiU

Angeli aecompagnaiiano otto candcllieri gradi alti brac. tre,& mezzo, che

GrnauanQ quello altare pofti fT:agUAngeli,& Dio Padre èra nel mezzo diio

lovRimancua vn’vano dVn mezzo braccio dietro al Dio Padre
,
per potete

falirca accènderei lumi. Sptco l’arco,che kceua rilcontro aU’entratapriDCi

pale del ClMJrOjful balamento che gitana in torno , dalla banda di fooràha-

ueua poftb nel mezzo fotto detto arco l’albero del peccatoial tronco delqua

le era auuolto-l’anrito serpente con la faccia liumanain cima, due figure

ignude erano intorno all’aiberOjCheunacra Adamo,t5c l’altFaEàa Dalla ba

da di fuoradel Choro,doue dette figure vo!tauanolefìcce,era perlnnghcz

zanelfimbafameto un’uano lungo circa trcbraccia, per fàtui vnaftoriaòdi

marmaodtbroozoideilaloro cceazionetpct regUKaTcneliefaccede’bafamc

fi dijrunaqoell’c^em’intìnoal numero di ii.Hoiie tutte del xcftaraento vec

chio. Etper tnagrore ricchezza di quefto balamenco,ne’zocccrìi; douepofa

ùano fe colonne,&ri pilaftri,haueua per cialcunofatto veaEgura ò veftita ò

nuda per alcuni Profeti, per farli poi di marmo. Opera certo,& occafione

gr4ndiHìma,Sc da poter’moftrsre tutto l’ingcgnOj&l’arte d’un perfetto raac

ltro,del quale non douelle mai per tempo alcuno rpegnerfi la memoria. Pii

moftro al Duca quefto modeilo,&ancora doppi dilegni ètti da Baccio:iqua

li fi perla varietà,.& quantità, come ancora per la loro, bellezza, percioche

Baccio lauorauadi cerafieramence,&dilègnaua bene, jsiàcquefoa'SuaEc-

ccllenzajik: ordinò che|fi mettefle fubito mano al lauoi'odi quadro, voltaci-

doui tutte le spefo. che faceual’operaj&ordinàdo che granquantìtadiinaE

mi fi conducellìno da Carrara. Baccio ancora egli coininciòadare princi-

pio alle ftatue.&: le prime furono vno Adamo, che alzaua vn braccio ,& era

grandequattro braccia in circa. Quella figurafufinitada Baccio, mapet

chegliriufci Uretra nc’fianchi,& in altre parti con qual’che difetto,la mu-

tò in vno Bacco rilqnale dette pei al Duca,& egli lo tenne in camera molli

an ai nel fiio palazzo, Se fu pollo poi non è molto nelle llanze terrene , douc

habitail Principelaftace,dentroavna nicchia. Haiieua parimente fetto

della medefimagrandezz3vn’Eua,chelèdeua,Iaquale condufie fino aliarne

tà,& refto indietro per cagione dello Adamo, ilqu'aleelladoueua accompa

gnare. Et hauendodato principioavn’altro Adamo didiuerfaforma,& ar-

iitudine,g!i bisogno mutare ancora Eua: Se la prima che fedeua fu conucr-

ritadalui'i vnaCerefe,& ladetteail’Ilkjftn'fììmaDtìchefla Leonora in com-

pagnia d’uno-A ppollojche era vn’ai tro ignudo, che egli haaeua fatto:& sua

£ccellenzalo fece mettere tftila facciata del Viuaio, cheenei giardino de*

Wtti'Ooidilegno,.?: architetiutadi Giorgio Vafari . Seguitò Baccio quelle

(dBefiguredi Adamo,&d’Eua con gradiiìima voleri tà.;penfando di fatfsfatc

i41^un!uerra!e;& agli artefici, hauendo sacistarto a fe {ledo , Si le fini , & lu-

tutta la fisa diligenza, ^ceffeuione. Mede dipoi quellefigurecl’.\
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(^'Etìa nel luogo loro , & Icoptc hcbbero la medeilma fortuRa,chc

l’ahre fuè cole, & hiroho con Ibnectij & con verfi Larini troppo crude!me-
rélacerarcjauuenga cheil fenfo di vno diceua , che 6 come Adamo , & Eua
haaendó con là loro difubbidienza vituperato il Paradifo , meritoroBod’es
fere CacciacijCofìqucfte figure vituperando la terra , meritano d'effete cac-

darefiiora di Chicia . Nondimeno le ftatue ione proporzionate. Se han-
no molte belle parti, &fe non è in loro quella grazia, che altre volte s’èdct

to, &che egli non potcua dare alle cofe fu e, hanno però arte , & dilegno

falcjche meritano lode aflai.Fu domandata vnagéntil’donna, iaquale s’era

poftaaguatdàrequefte ftatue,da alcuni gentil’huomini, quello che le pa-
rche di quelli corpi ignudi . Rifpofe,deglj huomini non pollo dare giu-

dizio:&eflendo pregata che della donna dicclleil parer Tuo, rifpofc,cheIe

patena che quella Eu-a hauefie due buone parti da ellere commendata aliai

perciochc ella è bianca,S: loda • Ingegnofamenre moftrando di lodare bia

lìraò-copercamente, &moiTc l’artefice, & l’arcifizio Tuo, dando alla Hatua

quelle lode proprie de’corpi tcmminili, lequali è neceflario intendere delia

Catena dei marmo, «Se di lui son’uere,madel!’opera,& dell’artifizionò, per.

cioche Tartifiziò quelle lode non lodano. Molltò addunque quella valen-

te donna , chealtro non fi poteua fecondo lei lodare in quella Itacua fe noti

il marmo. Mefle dipoi mano Bà^cioallaftatua di Chrillo morto, ilquals

ancora non gli riufcendo,come lel’erapropofto,eilendo già innanzi affai,

lolafciò Ilare,& preio vn’altro marmo, nè cominciò vn’altto con attitudine

diucrfadal primo, & tnfieme coni’ Angelo, che con vna gamba foftienea

Chrillo la iella,& con Umanovn’braccio,& nonrellò.che runa,&raltra
figura fini del tutto. Et dato ordine di porlo (opra l’altare, nulci grande di

maniera,che occupando troppo del piano,r.on a uanzaua spazio ali’opera-

zioni dei sacerdote. Et ancora che quefta ftatuarulls ragioneuole, & delle

migliori di Baccio,nondimeno non fi poteua faziare il popolo di dirne ma«
le, &dileua'rneipezzi,non meno tutta l’altra gente, enei preti . Conofeen
do Baccio, che lo {coprire l’opere imperfette nuoce alla fama degli artefici

nel giudizio di tutti coloro,iqual i ò non fono della profel]ìone,ò non fcn’in

téndono,o non hano veduto i modelli, per accompagnare la (larua di Chti
fto, & finire l’altare, fi rifoluèa fare la Ila tua di Dio Padre, per la quale era

venuto vn’marraodaCarrai-abeliilIimo.Gia l’haueua ródo tra ailài innanzi,

& fatto mezzo ignudo a vfo di Gioite, quando non piacendo a! Duca, & a-

Baccio parendo ancora,che egli haueffe qualche diletto, lo lafciò coli , co -

mes’era, & coli ancorali truoua nell' opera. Non fi curauadcl dire del-

ie genti, ma attendeua alarli ricco, & a comprare pollellìoni. Nel poggio

di Fiefolc comperò vn’ bclliffìmopodere , chiamato Io Spinello, Òr nel pia-.

no soprasan’ Salili fui fiume d’Aftncovn’aitrocon bcilillìmo calamento,

fhiamaro il Cantone, nellaviadc’Ginori vna gran’ cala, Iaquale il Duca
con danari , & fauon gli fece hanere . Ma Baccio hauendo acconcio lo fla-

to lìio, poco fi curauahoramai di lare, d’afìaticarfi. Se effeodo la sepoltura

del Signor’Giouanni imperfetta, & l’vdicnza della (ala cominciata, &il

Choro
, & Taltare addietro

,
poco fi curaua del dire altrui , Se del biafimo

,

chepcr ciò gli fuffe dato.
^
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Ma pare hanendo murato Tal tare,& pofto rimbafamento di marmo , doue

doueua (lare ia (tatua di Dio Padre,hauendone fatto vn’modello, Enalmeo

te la commciò,&: lenendoui scarpellini.andaua Icnicmcntcfcguitando.Yc

ne in que’giorni di Francia Benucnuco Ccllini, ilqualc haueua fcruito il Re
Francclco nelle cofe dell’Orefice, di che egli era ne’fuoi tempi il piu fanaolo,

&nel getto dihronzo haueua a quel Re farro alcune cofe.Et egli fu incrodot

to al DucaCofimOjilqualc dcfideràdo d’ornare la citta,fece a lui ancora mol

te carezze, & fauori . Dettegli a fare vna ftatua di bronzo di cinque braccia

incircadi vno Perfeo ignudo,ilquale pofauafopra vna femmina ignuda fat-

ta per Medufa , alia quale haueua ragliato la tefta, per porlo fotte vno degli

archi della loggia di piazza. Benuenuto mentre che faccua il Perfeo, ancora

dciraltre cofe faceua al Duca. Ma come anuiene,che il figulo fempreinuidia

& noia li figlilo,& lo scultore l’altro scultore,non potette Baccio fopporta-

rei fauori vari) fatti a Benuenuto. Pareuagli ancora ftrana cofaiche eglifuife

cofi in vn tratto di Orefice riufeito scultore,negli capiua nell’animo, cbec-

gli che fcleua face mcdaglie,& figure piccole,potefTe condur’ Coloflì bora,

& giganti. Nè potette il Ilio animo occu! tare Baccio,ma lo fcoperle del tutto

Se trouòchi gli rifpofe. Perche dicendo Baccio a Benuenuto in prcfenzadel

Ducamo!teparoledeilefuemordaci,Benuenuto,chcnonera manco fiero

di lui,voìeuachela cola andalledcl pari. Et fpelloragionado delle cofe del

l’arte,& delle loro proprie.ncrando i difetti di quelle, fi diceuano l’uno al-

l’altro parole vituperofiifime in prcfenzadel Duca: ilquale,pcr che ne piglia

«a piacere conofeendo ne’lor’decti mordaci ingegno vcraméte ,ct acutezza,

gli haueua dato campo fiàco,& licenza che cialcùno dicelTe aH’altro cicche

egli voleua dinanzi a Iuj,ma fuora non Tene tcncllc cóto. Quella gara, o piu

collo nimicizìa fu cagione.chc Baccio follecito Io Dio Padre; ma non hane-

ua egli già dal Ducaquc’fauori che prima loleua,mas’2Ìutaua per ciòcotteg

giando,& feruendo la DuchelTa. Vn’giorno fra gli altri mordendoli al Ioli

tOj&fcoprendomoltecofedc’fatti loro,Benucnuto guardando, & minac-

ciando Baccio,dillè:Prouucditi Baccio d un’altro mondo,chc di quello ti vo

glio cauareio. Rifpore Baccio: fa cheto Io fappiavn’diinnanzijfichio mi có

felli,& faccia teda mento,& non muoia come vna bellia, comefei tu. Per la

qiial’cofa i! Diica,pche molti meli hebbepfo spallo del fatto loro, glipofefi

lèzio, temendo di qualche marfinc.c fece fùr'loro vn’ci tratto grade della fua

teda fino alla cintura,che l’vnOjS: l’altro fi gcttalTidi brózo, acciò che chi &
celle mepho,hauelIe Thonorc-In quedi trauag!i,6c cmulationi fini Baccio il

fuo Dio Padre, ilqualc ordinò che fi metcefie mGhiefafopralabafaacatuo

all’altare. Quedafiguraera vcdita,& è braccia fei alta',&Iamurò,&fini

del tutto. Ma per non la lafciarefcompagnatajfatto venire da Roma Vicen

ZIO dc’Rollì scultore suo creato, volendo nell altare tutto quello che manca

uadi marmo, farlo di terra,fi fece ai tirare da Vincenzio a finire i dueAnge-

li,che tengono i candellieri in fu’canti,èclamaggior parte delle dotie della

predella,èc bafamen to . Meflo dipoi ogni cofa lopra Tal tare,acciò fi vcdellc

come haueua a dare il fine del luo lauoro, fisforzauache i Uucalovcniflea

uedere,innanzi cheegliiofcoprifle. Mail Duca non volìcmai andare,

&

cllcndonepregato dalla Duchellà,laqualein ciofauoriua Baccio, non fila-
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fciopero mai piegare il Dura. Senon andòauederlo,f<lirarOj perche di tauri

laiiori Baccio nò haueua mai finitone alcuno,et egli pure l’baueua làrto nc
co.etglthaueua con odio dc’cittadini ferro molte graiie.et h onoratolo mol
to. Con tutto quello andaua sua Eccellenza penlando d'aiutare Clemente
figliuolo naturale di 13accio,etgiouane vaiente, il quale haueua acqui ftaio

aliai neldilegno,perche èdouelle toccare a lui col tempo a finire l’operedel

padre. In'quelto medefimo rempo,che lu l’anno 1554 venne da Roma,do-
neseruiua Pp. Giulio terzo,Giorgio Vafari Aretino, }. er feruiresua tccellé

z.tinmolcecole,chel'haueua in animo di fare, & paitKularniente inn(>ua

redi fabbriche,& ornare fi palazzo di piazza,& fare la faU grande, come 5 e

di poi veduto. Giorgio Vafari di poi l’anno feguen te condii He da Roma Sc

acconciò col Duca BarcolommeoAmmannati scu!tore,per fere Tal tra taccia

ta dirimpetto ail’vdienza cominciata da Baccio in detta ra!a,& vnafontenel

mezzo di detta facciata,& fubito fu dato principio a fere vna parte delle fta-

tue.cheviandauano.Conobbe Baccio che’! Duca non volcuaferuirfi pi udì

jui,poicheadoperauaaltri,di che egli hauendogranHedirpiacere,& dolete

era diuentato fi ftcano,&; feftidiofoiChe nè in <ala nèfuora non poteua alca

no écn uerfate con luij& a Clemente Ino figliuolo vfaoa moire ftranezze, Si

lo faceua patire d’ogm cofa. Per quello Clemente hauédo fatto di terra vna
iella grande di sua Eccellenza,per farla di marmo perla ftatuadcjl’vdienza,

chicle licenza al Duca di partirli per andare a Roma per leftianezze del pa-

dre. Il Ducadifle che non gli mancherebbe. Baccio nella partiradi CJemen
te,cheglichiere licenza, non gli vollcdar nulla, bench’egli lullem Firenze

di grande aiuto,chc era quel’giouane le braccia di Baccio in ogni bifogno »

nondimeno non {ìcurò,chcfigli leuafiedmanzi. Arri nato il giouanea Ro-
ma contro a tempo, fi per gli ftudi,& fi pe’di/ordini il medefimo anno fi mo
ri,lafciandoin Firenzedifuo quali finita vna teftadel Duca Cofimodi roar

mojlaquale Baccio poi pofeloprala porta principaìcdicafa Tua nell.a viadc

Ginon,&èbeiliffirna . Lafeiò ancora Clemente molto innanzi vn’Chrillo

motto , cheè retto da Niccodemo, ilqiiale Kiccodemo è Baccio ritratto di

naturale; lequali llacue , che fono alfe, buone, Baccio Pofe nella Chiefa de*

Serui>comeal luo luogo diremo. Fu digrandiflìma perdita la morte di Cìe
mente a Baccio,& all’arre,& egli lo conobbe poi che fu morto. ScoperleBac

do l’altare di santa Maria del Fiore,& la ftatuadi Dio Padre fu biafimata:i'al

tares’èreftaco con queì!o,ches’è racconto dilopra, nevi fièfdiro poi altro,

ma s’è actefba fegui are il Choro. Erafi mola anni innanzi cai aio a Catta*

ravn’gran pezzo di marmo alto braccia dieci,& mezzo,& largo braccia cin-

que, delquaie hanuto Baccio rauuifojcaualcò a Cavrara.R: dette al padrone
di chi egli era,/cudi cinquanta pci arra,& fettone con tratto tornòaFiren-
2e,& fu tanto intorno al Dnca,che per mezzo della Duchellà ortennedifar

nevn’gigante.ilqiialedouefl'c metterli in piazz.i fulcanto,doueeiail Lione
nel quale luogo fi fecefFe vna gran fonte.chegi traile acqua, nel mezzo della

quale filile Nettunno fopia il iuo carro iiiarodaCauagli marini, ik douel-

fecaiiarlì quella figuradi c]uefto m.’rmo. Di queltahgura fece Bacrio piu

d’uno modello,& mollratigh astia Eccellenza, ftettefi la».oia senza fere al-

tro finoalPanno 1559* nei quale tempo il padroncdcimaimo venutoda
Carrara
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Carrarij chiccicua d'clTere pagato del rcftateò che raderebbe gli Tcodi jo p
róperlo in piu pezzi,& broe danari, perche haueua molte chiede . Fu otdi

nato dal nuca a Giorgio Vafaci.chefaceire pagare il marmo, liche intefoG g
rarte,&cheii Duca non haueua ancora dato libero il rnarmo aBaccio,fi ri-

fenii Benucnuto.Sc parimentel’Ammannato, pregando cialcheduno di lo

roil Duca di fare vn’modelio a concorrenza di Baccio.dc chesua Eccellenza

G degnale di dareil marmo a colui,che nel modello moftralle maggior vir-

tù. Non negò il nuca a nellunoil farei! modello, nè tolfe la speranza, che

chi fi poriaua meglio non potefieefiernc il facitore. Conolceuail Duca,che

la virtù ei giudicio c’I difegno di Baccio era ancora meglio di nefiunoscul-

tore,di quelli che lo sexuiuano,pure che egli hauefle uoluto durare fatica,

èc haueua cara quella concorrenza per incitare Baccio a portarfi meglio,&
farequel’cheegli poceua. llqualevedutafiaddollo quella concorrenza, nc

hebbegrandiiTwno trauagho,dubitandopiu della disgrazia del Duca, che

d’altra cofa, 6c di nuouo fi mede afareroodelli . Era intorno alla Duchclla

ailìduOjCon laquale operò tanto Baccio,cheottenned'andare a Carrara per

dare ordine.cbe il marmo fi conducefle a Firenze. Ariiuato a Carrara, fece

fcemareil marmo tanto,ftcondo che egli haueua difegn a to di fare, che lori

dulie moltomcfchin05& roiferoccafioneafe, & agli altri, & il poter farne

homai opera molto bella, & magnifica. Ri tornato a Firenze fu lungo com-

battimento tra Benucnuto,& lui, dicendo Btnuenuto al Duca, c.hc Baccio

haueua guallo il marmo,innanzi che egli Thauelle tocco. Finalmentcla Du
thcllà operò rato.che’l marmo fu Tuo. Et di già s’era ordinato, che egli folle

condotto da Carrara alla manna,& preparatogli ordini della barca, chelo

condulìe fu per ArnofinoaSigna. Fece ancora Baccio murare nella loggia

di piazza vna ftaza per lauorarui dentro il marmo.Etin quello mezzo haue

ua mcliO mano a fare carconi,per fare dipignere alcun Lquadri,che doueua-

ro ornare le ftaze del palazzo dc’f itti. Quelli quadri furono dipici da vn’gio

liane chiamato Andrea de! Minga, ilquaiemaneggiaua aliai acconcianicn*

tei colori. Le ftorie dipinte ne’quadri furono la creazione d’Adamo, &d'E
ua:&l’eller cacciar! dall’Angelo di Paradifo:vn’Noè;& vn’Moisèconlctauo

lenquali finiti,gU donò poi alla Duchcfla , cercando il fauorc di lei nelle sue

difiìcultàjiSccontrouerfie.Etnel verofenon fulTe Hata quella Signora, che

lo tenne in piè,& loamaua per !avn'tùrua,BaccÌo farebbe cafeato affatto,

&

harebbeperfa interamente la grazia del Duca. Seruinafi ancorala Duchefla

allaidi Baccionel giardinode’Piiti,douecllah3ueua fatto brcvnagiotta

piena di Tartari,& di spiignecógelatedali’acqua,den troni vna fontana: do

ue Baccio haueua fatto condurre di marmo a Giouanni Fancelli fuo creato

vn’pilo grande,& alcune Capre quàto il viuo,chegcttano acqua , & parimé

te col modello fatto da fé ftelso petvn’ vinaio vnViliano, che vota vn'barile

pieno d’acqua.Per quelle cofe la Duchefsadi continouo aiutaua,& fauori-

u a Baccio apprefso ai Duca.’ilquaie haueua dato licenzia finalmenceaBac-

cio,checomincia<seil modello grade del Nettunnorper locheegli madodi

nnouo a Roma per Vincenzio de’RolIì,che già s’era partito di Firenze, con

intenzionechegliatutafse condurlo. Mentre che quelle cofe fi andauanop

patàdo,venne volontà a Baccio di finire quella llatuadi Chrifto morto lenu
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{to<Ja^tcco4cmo,ìlqualeC!eniétefuofiglk)Ioliaucua tirato ina&Irpcrcio
chchaueua inte{o>ebe a Romail Buonarcoco ne fintila vno > ilquale haueua
cominciato in vn’marmogrande,clouecrano cfnqucfigurc,pet merterio in

s.Maria Maggiore alla fua fepoirara. A qucfta concorrenza Baccio fi mcflca

iauorare il fuo con ogni accaratezzai& eoaatuti, tanto che lo finì.Et andana
cercando in queftotnczK> per leChiefc principali di Firenze d’vn’luogo,do
uccgUpoteffecolIocarlo,& hroi pcrievna fepoltura.Ma nó trouandoluo»

go che lo conten talTe per fcpoUura, fi rifòlue a vna cappella nella Chiefa d«f

Semi, laqualeèdetla famiglia de'Pazzj . I padronidi quella cappella pregaci

dalla Duchefia concelfono il luogo a Baccio , lènza (podeftarfi del padrona*

to,& delle ìnfegne che v’erano di cafaloro: & foiamentcglic6ceflono,che

egUfacefle vno altare di marmo , & lopra quello roettclle le dette ftatue , Sc

vi facelTc la lepoicura a’picdi.conuenne ancora poico’frati di queFconucnto
dciraltce cole appartenenti allo vfìziacta. In quello mezzo faceua Baccio mii

rarel’altare,& il bafaniento dimarmo, per meteerui £ù qucllellatne, & fi*

nitolojdilegnò mettere in quella fcpoltura, douc voFcua efler mello egli , SC

la lua moglie,l’olla di Michelagnolo luopadrCylcquaU batreua nella mede*
(ima Cfaiefa fatto porre,quan^c’morl, in vno depofito ;

quelle ofia di Tuo

padre egli dì fua mano voUepieto&mentc mettere in dettalèpoltura. Doue
iuuenne,che Baccio, oche egli pigliale dilpiacere, &; alterazione d'animo

nel maneggiar ('ofiadifiiopadref ochettoppo s’al&ticafle net tramutare

quelPolTa conle proprie mant^Sie nel mutarci macmhoruno,die i’altro infie

mCffi tcaua^tbdimaniera,chefentédofimafe»& andato^nea calz* Scogai

di piu aggrauando limale, in ottogiotni lìntorl, effendo d’età d^annì 7 u
«tìèndo fiato fino all'hora robofto , Se fiero, lenza hauec mai prouato molti

mali mentre eh' e’uifiè.Fu{èpoltoCon honorateeflèqaie,& pollo allatoal-

VolU del padre nella fopeadetta fiepoltura da lui medefimo lauorata, nella

quale è quello Epitafiio.

D. O. M.

BACCIVS BANDINEL. DIVI lACOBl EQVES

SVB HAC SERVATORIS IMAGINE,

A SE EXPRESSA, CVM lACOBA DONIA

VXORE QVIESCIT. AN. S. M. D. LIX.

Lafeio figliuoli malchi,A: lèmmine, i quali furono heredi di molte làcutci,

di terreni,di cafe,& di danari,lequa(i egli lafci61ofo:{C al modo Ufeiòrope*

leda noi delciitce di rcalcuca,6c molti dilegui in gran namero,i quali ibao

LU
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appredo hfigIiuoIi,& nelnoftrolibronefónodi penna,& di matita klcooi^

che non h può certamente ftr’meglio.Rimafe il marmo del gigante in mag»
gior’conicrachemai,perche Benuenuto era Tempre intorno al Duca, &pcc
virtù dVn modello piccolo , cheeglihaueua fatto, voieuache’l Ducaglielo

3efle.DairaltraparterAmmannato, comequcllo che erascultoredimar*

miA fperimcntato in quelli piu che Benuenato, per molte cagioni giudi»

caua,che a lui s’apparteaeflequcfta opera. Auuenne che a Giorgio bilognò

andare a Roma col Cardinale hgliuolodel Duca, quando prefeil cappeUo,

alquale hauendo l’Ammannato dato vn’modellctto di cera , feròdo che egli

defideraua dicauare dei marmo quella6gura,& vno Iegno,comeeraappun

togrolIo,& iungo,& latgo,& bieco quel marmo , acciò che Giorgio lo mo«

liradeaRomaaMichelagnolo Buonarroti, perche egli nedic^eilparere

fuo,& coli mouefleil Duca a dargli il marmo,ilchc tutto feceGiorgio volé-

tieri,quefto fu cagioncjche’l Duca dette commcfione,ohe-e’lì ruraìle vn ar-

co della loggiadi piazza, & che TAmmannato faceffe vn’modello grande^

quanto haueuaaeilereilgigance.IntrìO'Ciò&éuenuto, tutto infuriacauak

co aPifa,doue era il Duca,doue dicendo lui che nòpoteua comportare, che

la virtù fua fufle còculcata da chi era da màco di lui,& che deiìderauadifate

-a còcorréza deirAmmanato vn'modello grande nel medefimo luogo, volle

il Duca contentarlo,& gli concelIe,ch’e fi turaffei altro arco della loggia, &
fece dat’aBenuenutolemacerie, acciò facelTe, come egli voleua il modella

grande a cócorrenza deirAmmanriato. Mcn tre che quelli maeftri attende-

uano a fare quelli modeIIi>& che-haueuano ferrato leloro danze, fi che nè

l’uno ne Taltro potcua viedere ciò cheàl compagno faccua , bcchefuffinoap?

|>icateinfiemele danze, fi dellò maedro Giouan Bologna Fiammingo scul-

lorCjgiouanedi virtu,& di fierezza non meno che alcuno degli altri.CoftiM

llando col Sig.Don Frap. Principe difirenz^chiefe a S. Ec. di poter’fareua'

gigante,chefcruilÌepermodello,deIla medefima grandezza deimarmo, S(

il Principe ciò gli còcefle. Non pcnlaua già maedro Giouan'Bologna d’haue

Te a fare il gigàte di marmo,ma voleua almeno modrarela fua uirtu ,& farli

tenere quello che egUera. Hauutala licenza dal Principe, cominciò ancora

egli il fuo modello nel conuen co di s.Crocc.Non nelle mancare di cÒcotre*

re conqdi’trejVincentio Danti Perugino scuitore.giouane di minore età di

tutti,nò per ottenere il marmo,tnap modrarel’animoficà,& l’ingegno Tuo.

Cofimeirofialauoraredifuoncllecafe di M. Aieflandro di M.Óctauiaao

de’Medici,condufleun’model!ocon molte buone parti grandecomeglial-

tri. Finiti imodeI]j,andò il Ducaauedcreqllodell’AmrQànatOj&qudlodi

Bsnuenuto,& piaciutogli piu qilo dell’/ì rara annate, che qlio di Béucnuco,

fi rifoluècheì’AmmannatohaaedeilmarmOj &fàcofleil gigantc,pcheer8

.piugiouanedi Benuenuto,& piu pratico ne’marmidilui. Aggiunie aH’ia*

«clinationedel Duca Giorgio Vafari,ilquale con s.Ecc.fece molti buoniufia

per j’Ammannaro,uedédolo oltre al fapcr’fuo pròto a durare ogni fatica,

&

Recando che p leiue mani fi uedtebbe un’opera ecccll. finita in breuc xé^

Nonuolleil Ducaall’hora nedcKil raodelIodimaedroGiouàBologca,^

;^he nòfiauendo ueduto dtiìxp lauoraalcuoc dimarmo, nò^i^aj:£Ud£h'&
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perla prima fidare cofi grande imprcfà, ancora clic da moiri ar

da altrihuommi di gindiciointendclTe,che’l modello di coftui era

***’^'’ lapparti
migliorcjchegli altri.Marc Baccio fuircftaroviuo, no lareb-

ir 'Tftatctra quc’maeftri tarccótere,pche a lui séza dubbio fai ebbe tocco a

Kil modello di terra,& il eigatc di marmo. Cucila oga adduq} tolfe a lui

U mottc,mala medcfima gli dette non piccola gìoi ia, perche fece vedere in

ue'quattro modelii.dc quali fu cagione il non edere vino Baccio, ch’efi fa-

«ffino,quanto era migliore il difegno e’lgiudicio,&la virtù di colui chepo

{
Hcrcole,&Caccoquariviuinelmacmoinpiazza:{abotà della qualeope

«molto piu hanno koperta,&ilIuftrataroperc,iequali dopo la motte di

Baccio hanno fatte qucfti altri,iquali benchefi fieno portati laldabilmcnce,

nooperò hanno potutoaggiugnete al buono, & al bello, chepofe egli nel-

Foperafiia. Il Duca Cofimo poi nelle nozcedella-RcinaGiouana d Auftria

fuanuora dopo la morte di Baccio fette anni ha fatto nella fala grandefini-

xc!’vdicnza,dcl!a quale habbiamo ragionato dilopra.commciata da Baccio

editai finimento ha voluto chefiacapo^ Giorgio Vafari; ilquale ha cerco

con ognidiligenzadi rimediare a molti difettrehefarebbero ftati in lei.fc c!

lafi fèguitaua.& fifiniualècódoil principio,& primo ordine (uo.Cofi quel

Topcra imperfètta con laiiito d’iddio s’ècondottahoraal fine» &eili arric»

chita nelle lucTiUolte con raggiunta di nicchie,&di pilaftri di ftatuepo

fte nc'luoghi loro. Doue aiicofa.pérchè èta meda bicca;& fuor’di squadra,

fiamo andati pareggiandola quanto èrtalo polIìbilc,& 1 habbiamo alzata af

fili con vn’Cotridbre (opra di colon ncTofcanei& la ftatua di Leone comitt

ciata da Baccio, Vincerzio de Roflf foocreato Tha finita. Gltreaciocftat*

quellópera'ornata'dr fregiaturepiene di ftaccbf,con molte figuregrandi 5C

piccole,& con imprefe, &-al tri ornamenti di varie (òrti : Se Ibtro Ìc| nicchie

nc’partimentidfllevottefifonofatrl'-molti spartimenti uatijdi ftucchi, 8c

molte beile inuèzioni d’intagli; leqo-ali cofe tutte hàno di maniera arricchi-

ta qucll'oper^.che ha murato forma,& acqniftato piu grazia,& bellezza as-

fai. Imperochcdouefecondo il difegno di prima, efiendo il tetto dcllafal*

alto braccia li. l’vdienTa non s’alzaua più che iS. braccia, fiche traleie'l tet

touccchiocravn’uanoin mezzo di braccia tre, horafecódn l’ordine noftro

i! tetto della fala s’è alzato tanto.che fopra iketto vecchio è ito 11. braccia,et

fopra I vdienza di Baccio,& di Giuliano br-accia qOindici;cofi tren taire brac
ciaèal'o il ietto bora dell.a fala. Etili certam’ente grande animo quello del
Duca Cofirao,a rifoluerfi Hi fare finire per le nozze fopradette tutta quefla
operain tempo di cinque mefi,alla quale mancaua piu del terzo , volendola
condurre a pcrfczzione,& infìnoa quel terminedoue ella era all* hcra , era
arrmatain piu di quindici anni Ma non folofiiaECcelléza fece finire del tue
to 1 opera di Baccio,ma il re fto ancora d» querche haucua ordinato Giorgio
Vafari,ripigliandodal bafamé:o,chct!correlbpra tutta qùcl]opcra»con vii

nomo di baiali ftri ne’uani.che fa vn’Corridore, che parta fopra qfto iauoro
della fala, Se vederti fuori la piazza, &: Hi détro tutta la fala - Cefi potranno i

t^iacipj,& signori ftarca uedcrc séza eflereveduti tutte le forte che vi fifa-
ranno c6 molto còmodo loro,5< piacere & ri tirar fi poi nelle camere. &cara
binare pie frale fogrctc,& pubbliche p tutte le ftaze del Palazzo. Nond;m«

Lll »
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no a moiri e difpiaciuto iVnó èaucre in^n’ópa fi bé!la,& fi graie meiTo io if

fjuadca qucPiauoro,6c.tnoltiharebbono voluto finuratlo , & rim ararlo poi

iuisjquadra. MaéftatogiudicarQ>ch’e fiàmeglioiiregnitarecofi queilaiKy

ro>pec non parere malignò concroa Baccio, Seproiaotuolb ; &baremotli«.

moftròcheèndn ci ba ftafiè Inanimo eli correggere gli errori,.& 'raancamen-'

ti trouati,& fiitn da altri. Ma toroandoa Baccìo,diciatno ebe le virm fuefo-i

noftaDéfempreconofciiuein.vitajma molto piu faranno conoiciuce,& defi.

deratc dopola morte^ Et molto piu ancora farebbe egli flato viucndo cono-

feimo quello cheei‘a>& amato,fc dalla natura hauclTe hauuto graxiad'elTe-;

re piu piaceao}e>& piu corteferperche Teflereil contrario ,& molto villana

di parole gli toglieua lagraziadclle perlone,&orcuraualeruevictu,& fece-,

ua,chc;danageace,eranDcaQ maI’aoimo»&occhio bieco guardate l’opefuet

&.p ciònon potcuano mai piacere. Et ancora che egli lecuifie ^fto, & quet

signore,& fafj^fleferuireper là fua virtù , faceua nondimeno i sèruitijco ta,

tatuala grazia-.che ninno erajchegradctdi cibgU fapefle. A nccua ilditefeni

premale,& bialtmatelccoled’aitri,tracagione,cbe nelTunp lo poteuapati-,

re>&douc altri gli pótcua renderei! cambio,glt era celò addoppìóiSs ne’Ma

giftratifenza.Tifpcitoa’CitiadinidiCeuavilIaniaj^daloro.'ienceuièparimé

te.. Piauua,& litigàuad’ògni coravolentien,& continouamentevifieiopia

ii,& di cio.parcuachc trionfaffe. Ma pche il luo difegnarc, al ebefi vede ebe
egli piu che.5daiti»atiere,fu rale,& di tanta bontà,che.&pera ogni luó difet

torli naturaj&lo tacofiofcercpcr huotnprarodi quella arte, npi perciò no
lolamcnte lo ànnouerìamò tra imaggiori,malempre babbiamòbauutorif
petto all’opcrefùe,&: cerco habbiamocon diguaftatlc,^a.di.ftnij:lé,& difà

re loro honore; imperoche ci pare,cbe Baccio veramèntefiadi quelli vno ».

cbcbaóoratalodemetitoncs&fama eterna. Habbiaoiorilèruato nel.
:.:j

l'vltimo difàr’roenaonedelfuo cognome,perciocbe ^liBoafo .^c'su

femprevno.mavariòjhorade'Brandinijborade’BMwincl d iilort:

!i.fecéndoriluicbtamafe, ptimailcógnomede’Bra.n .. ;ripj,5

dini fi vede intagliato nelle ftàpe dopo il nome
di Baccio. Dipoi piu.gli piacque quello

’ dè’Bàdiàclli,ilqu4§ ifiooalfineha

j - ; .i lenutOi&tiencidiCendpchei

.
:>• Alpi maggiori hitpno de’

.*
• BandinelUdi Siena

.

aqualigiaveft

nono a

<aaiuole»&:da Gaiuolc a Firenze

.

Jijìne delle^Ma diBaccioBanSneìliscultote

,
Jioreniino.
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;GIVLIANO BVGIARDINI PIT,
> Fiorentino-

Ulta di mìiano 'Buriardini Pittore Ywrentino.

ANoinnaziali’afledio c!i Fiorezaìn figrannamero miiltipfi

tì,' catigrhuominijCheìBorghi hinghiffimiche cranofooridi

ciafcuna porrà,jnfictne con !eChiefe, Muniftcri, Ospedali,

;*i
‘eranoqiiafivn'altrac-itcàhabiratadaiTioltehorreuoli perfo-

'• nc,c daliuoni artefici di iurte !e forti, come che per lo piu fus

fcromeno^Ì3 ti,che-<juerii-dcIlacitta,ela fi.fttflcrocon manco fpefc di ga-'

^licjC d’altro. In vnodi quefti fobborghi adunque fuori della porta àFcc'

«anacqueGiulianoBiigiardinijcfi comehaaeuauofatroifuoip.iHatJ, vi+ia

^itòinfino all'anno 1529. che nitri ftirono rouinati.MainnazijelTendogio

^‘tictio.ilprincipio dc’llioi ftudijfu nel giardino de’Mcdici in folla piazza

4i5anWarco^ncl quale fe^uitando d’iinparare Tane lotto Bertoldo sculto-
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rcjprcfc tmicizìa.c unta ftretta familiarità con Michclagnolo Buonarroti

»

chepo’ fu Tempre da lui molto amato. Ikhe fece Michelagnolo non tanto p
che vedefiein Giuliano vna profonda manteradi dt{egnare,qiianto vnagri

dilìU'nad:Ugcnza,6c amore,che portana aU’artc. Era in Giuliano oltre ciò

rna certa bontà natmalc;&vn certo Tcmplice modo di viti ere fenza maligni

ta.ò inuidta.che infinitamente piaceua al Buona rtuoto . Ne alcun notabile

difetto faincoftui,(e noche troppoamanal’opere,chc egli Ifcefiofaccua. Et

ie benem quefto peccano comunemente tutti gl'hnomtni, egli nel vero pai

Tana il fegno, ò la moka f2tica,e diligenza che mctteua in lauorarIc,ò altra,

qual fi fuilcdi ciò la cagione. Onde Michelagnolo vTiua di chiamarlo beato,

poi che parca fi con tentailè di quello,che iap€Ua;c le ftefio i nfclicc > che mai

diniuna lua opera picnamentcfifodisfaceua. Dopo,chehcbbcvn pezzo ai

tefoaldilegnoGiulianoneldcttogiardino, ftetccpuc’infiemecol Buonar-

ruoti,&:colGranacci,con Domenico Gcillanda» quando faccua la cappella

di santa Maria Nouclla. Dopo cre(ciuto,& fatto aliai ragioneuole macftro

fi ridulTe à lauorare in compagnia di Mariocto A Ibertinel'ì in cualfonda.

Nelqualluogofinivnataao!a,chehoggièall’entrata della porta di santa

Maria Maggiore di Firenze, dentro la quale è vn san to Alberto frate Carme
litanojche ha folto i piedi il Diauoloinformadi donna,che fu opera molto

lodata. Soleuafi in Firenze auanti l’afsedio del 1550. nel lepellirc i morti,the

erano nobili,e di parenrado,portarc innanzi al cataletto , appiccati intorno

à vna lauola , laquale poriaua in capo vn fachino , vna filza di drapclloni ,i

quali poi rimancuanoallaChiefa per memoria del defrmto,e della famiglia.

Quando dunque mori Cofimo Ruceilai,il vecchio,Bernaido,& Palla ftioi

fi^iuoli,penfarono per far cofa nuoua di non far dràpclloni,ma in quel’cam

bio vna bandiera quadra di quattro braccia larga, cinque alta,con alcuni

drapclloni ai piedi córarmede’ Ruccllai. Dado ediadduq; afaceqft’opaa

Giuliano, egli fece nclcorpodidcttabadicra 4. figuroni gridi,'molto ben

fatti.cioèsan Cofimo,e Damiano,& sanPicro,& san Paulo. Lequali furo-

no pitture veramente bellillìme.e fatte con piu diligenza,che mai fufse fta*

ta fatta altra opera in drappo. cjjaefte,& altre opere di Giuliano hauendo ve

duto Mariotto Albcrtinelli.&conofciuto quanto fufse diligente in ofserua

rei difegnijchefegli mcttcuano innanzi,fenza vfeirne vn pclo,inquc’eiorni

che fi difpofe abbidonare Parte, gli lafcio a finire vna tauola, che già fra Bar

tolomeo di s.Marco,fuo compagno,& amico hauealafciata folamcntedifc

gnata.éc a ombrata conPacqucrcllo in fui gcfso'dePa tauola, fi come era di

ìuo coftume. Giuliano adduqi mtfsoui mano,có eftrema diligéza.c fatica c6

dufsc queft'opcra,laquale fri ad hora-po fta nella Chiefa di san Gallo fuor del

la porta. Laquale Chicf3,& conuenro fu poi rouinato per Talsedio, 5c la ta

uolaportara dentro,& poftancllospcdaldeprettin via di san Gallo. Di li

poi nel conuenro di san Marco,& vltimamente in san Iacopo rra fbtfr al cah

to agl’Alberti,douc al prefcntc è collocara alfa! tare Maggiore'. In quella ta

uoiaèChrifto morto, la Madalena,chcgl’abbraccia i piedi,& san Giouan-

niEuangciirt2,chjgIi tiene!acefta,& lolofticncfopra vn ginocchio. Euui

fimilmcntesan Piero che piagne.& san Pau!o,che aprendo le braccia, con-

templa ;!fuo signore mono. E pervero dire,condufle Giuliano quertata-
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ttoU Cotanto an3ore,& co tanca auaertenza, egiucitziu,ché comefiefo allo^

ra,cefioefaràrempre,earagionefoniraaii«telodato. Edopo-queftafini a

Cbriflofano Rinieriil capimesto di Dtnain vn quadro,Rato lafciatoiìmile

jaenteimperfetiodaldectoÉraBartoIomeo. Alquale quadro nefecevn’al-

tro fimiie,chefù mandato in Francia. Non molto dopo, cflendo tirato a Bo
iogna da certi amiciFuoi;fccealcuni ritratti dinaturale;& in san Francefco

dentro al Coro nuouo invnacapel!avnatauoIaaoiio,deniroui laNoftra

Donna,edue sat!,che-fu allora teniTta'ini3ologna,per nó eflerui molti mae-
ftri,baona,&lodeuoIe opera. Edopo, tGrnatoaFiorenza,fece-pernonsò

chijCinq; quadri della vita di NoRra Dóna,iquali fono-hoggi in.cafa di mae^
ftro andrea Pafquali medico di fua Eccellenza ,& huomo fingolarillìmo.

Hauendogli dato Mefler Palla Ruceilai afare vna tauola, che douea porli al

luo altare in santa Maria Nouella, Giuliano incominciò a farui entro il mar«
itirio di santa ChatennaV ergioe,ma ègran cola.la tenne dodici anni fra ma
no,ne mai la eondulTe in dettoiempo a fineiper non hauereinucnzionc,

-fapere come farfi le tante varie cofcyche-in quel martirkiintertieniuonOjC Cc

bene andana ghiribizzando Tempre, come poterono Rare quelle ruote,e co

me doueua fare la laetta, & incédio che le abbruciò.tuttauia mutando quel*

lo,chevn giorno haueuafattorahro, intanto tempo nonlediedc maifitic*

Ben’è vero,che in quel mentre fece molte cofe , e fra l’alsre a MeRerPrance-
dco Guicciardini,che allora cHendo cornato.dtfBoIognajfi Raua in villa a m6
•ticijlcriucndo la lua Roria,il ritratte di lui, chefomigliò aliai ràgioneuolrac

£e,e piacque molto . Similmen te ritrall’e la Signora Angela de Roffi forella

del Contedi san Secondo, perle signor AleRandro Vitelli Tuo manto, che

allora era alia guardia di Firenze. E per MelìerOitauiano de’ Medici uca«

«andolo da vno difra BaRiano del PiombojrÌKraffein-vn quadro grande, Bc

'in due figure intere Papa Clemente a federe, e fra Niccolo della Magna in

piede. In vn’altroquadroncraRe lìmilmente-Papa Clemente a fcdere,& in

nanzi alui inginocchioni Bartolomeo Valori,che gii parla,condatica, epa-

uenzaioeredibile. Hauendo poi fegretamenieildetto MelIerGttautano

>pregato GiulianOjChegii riiraefle Michelagncio Buonarruoti , egli mefloui

vmanopoichehebbetenuco duehore fermo’Michciagnolo,che fipighaua

piacere de’ragionamenti di colui.gli dille Giuliano. Micfielagnolo, Te volere

vederui Ratefu,che già ho fermo Tariadd^vjfo. Michelagnolorizzarofi, €

veduto ilfitrattOjdiRc rÌdcndoaGiuiisno,chediauoIo hauetevoifatto,uoi

mi hauete dipinto có uno de gl’occhi in una rctTipia,auertiteui un pocQ;Cio
udito poi cbcTu alquanto Rato fopra di sèGiuiiano, & hebbe molte uolte

guardato il ritratto,& il uiuo , rilpofe fu’l falde, a me non pa^e, ma ponete-

;«ialede£e,& iouedro un poco meglio dal uiuo s’egliecefi . Il Buonarruo^
tOjcheconofccuaondéueniuail difetto,& il poco giudizio del Bugiardino,

•fi rimiflefubicoafederc ghignando. Et Giuliano riguardò molte uolte ho=s

ia Michelagnolo,& faorailquadroyepoiieuato fioaimcntcìn piede, diRe a
meparcjchelacofa-ftiafìcomcio l’ho difegnata,&cheiluiuoroimoRricos

•fi. Q^Ro è dunque,fogg<unfeil.Buonarruoto,difetto di--natur4, feguitatc

.CQon.petdonate alpennellojneaU’arre. Et cofi finitoqiicftoqaadrOjGiu-

lkaa£).lo.d'eds.a.efio.M.eRcriÌ)tiauisnQ,ir4Rcmcco’Uicratio.drPapaClemen
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te di mano di fìra Baftiano, (ì come volle il Euonarmoto , che ilTaaei» £att»

venireda Roma. Fece poi Giuliano per lonocentio Cardìn^dCibo vn ri»

tratto del quadro, nel quale già haueua Ratiaelloda Vrbino ritrarrò Papa

Leone,Giulio Cardinal de Medici,'& il Cardinale de’Rofsi. Ma in cambio

del detto Cardtnalede’RoiTi 6ce la ceda di e0b Cardinale Cibo, nella qua-

le fi portò molto beQe,& conduffe il quadro rutto con moltafatiC3,e Jilige-

za. RitrafiefitnilmentealloraCeacioGuaiconiygiouane inqueltcpobei-

iilUmo. Et dopo fece all’olmo a Cafteiio un Tabernacolo a Irelco, alla vilh

di Baccio V alorr,che noniiebbe molto difegno, ma fu ben lauurato cóeftre

ma diligenza. Intamofoilecitandoio PatlaRucellai a finire la fiiatauoU,

delia quale fi è disopra ra^ona£o;fi rjlbluè a menare vn giorno Michelagno

ToauederUj&coficondottoIodoueeglil'haueuajpoicheglihebberaceoa

tato con quanta fatica hauea fatto iliampo, che venendo dal Cielo fpezzaie

ruotej&’ vccide coloro, che le girano, & vn fole , che vfccndo d’una nuuola

iiberasantaCaihcrina dalla morte, pregò liberamente Michclagnolo, il-

quale non poteua tenere le rifa, vdendo le iciaguredel pouero Bugiardino,

<hcvoiel1edirgli,comefarebbeoito,o dicci figure principali dinanziaqucs

'fta cauola, di ioldact , che ilefiìno in fìlaa vfo di guardia , Se in atto di fiiggi*

ic,cafcati,feriti,& motti; perciò che non fapeuaegli come fargli fcortarcia

-modo che tutti potefiero capire in fi ftretto luogo nella maniera che fi era

'SmagiQatc,pec fila. Il Buonarruoti addunque, per compiacergli, hauendo

compatlìoneaquelpouero huomo,accofiatofi con vn carbone alla tauola

comorn òde’primi fegni,schizzati folamentc , vna fila di figure ignude ma-

rauigliofctlequaliindiuerfigellilcortando, variaméce cafeauano chi indie

tro,& chi innanzi,con alcuni morti, e feriti fatti con quel giudizio,& ecccls

Hnza,che fu propria di Michelagnolo. £ ciò fatto li parti ringratiaio da Giu

liaao.ilqualenon molto dopo, menò il Tribolo fuo amicilTìtnoavederc

quello, cheilBuonarruotohaueuafatto,raccontandogli il tutto. £ perche

come fi è detto,haueua fatto il Buonacruoto le Tue figure folamentecontor-»

nate, non poteua il Bugiardino metterle in opera,pcr non vi edere, neoraa

bre,neaItro;quandofi riioluè il Tribolo adaiutarlo:perche fatti alcuni mo*

•delli in bozze di terra, iquali condufle eccellentemente , dando loro quella

fierezza, maniera, che haueua dato Michelagnolo al difegnojcon lagtas

dina, cheèvnfettointaccato, le gradinò acciòmilero crudetee, & baueiB*

nopiuforza^&cofi fattelediede a Giuliano.

Maperchequella maniera nonpiaceua alla pulitezza, e faiuafia del

giardino, patcitochefuilTribolo, egli con vn’penncllo, intigncndolo di

mano in mano neU’acqua, le lifciò canto , che leuatone via le gradine le pus

li tutte: Di maniera, chedoue i lumi haueuano a fèruire per ritratto,e£are

l’ombrepiu crude, fi venne a leuarc via quel buono, che faceua l’opera per*

fettar lidie hauendo poi intefo il Tribolo dallo fteflo Giuliano , fi rife deb

ladapocafemplicitàdi queli’huomo. llquale finalmente diede finital’ope

fa in modo, che non fi conofce,che Michclagnolo laguardafie mai.

In vitimo Giuliano efiendo vecchio , c pouero ,
e dicendo podiilBmi lauori

fi meffe a vna firana,& incredibile fati camper face una pietà in vnTabcinaco-
lo
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lO) cKehaasuaà ire in Ispagna, di figure non molto grandi , & la condufle

con tanta diligenza che pare cofa ftranaà vedercche vn vecchio di quell’età

haueiTc tanta pacienzia in fere vna fi fatta opera, per l’amore, che all’ arre

portaua.Nè portelli del detto tabernacolo, per moftrare le tenebre, che
furono ncllamortedelSaIuatore,fecevnanottein campo nero ritratta da
quella, che è nella Sagreftiadi san Lorenzo, di mano dt MichelagnoIo.Ma
perchenonhaqllaftatuaaltrofcgnojche vn Barbagianni j Giuliano fcher

zando intorno alla fuapittura della notte con l’inuenzione deTuoi concer-

ti, vi fece vn frugnuolo da vccellare àrordi lanottc, con la lanterna , vn pé
telino di quei che fi portano la notte eoa vnacandeIa,òmoccoJo,con al-

tre colcfimili,& che hanno chefareconle tenebre, ecol buio,comedirc

bcrrettini,cuffie,guanciali,ePipiftregli. Onde il Buonarruoio quando vi

deqveft’operahebbeàsmafcellaredellerifajConfiderando con che ftrani

capriccihaueuailBugiardindarricchitalaruanotte . Finalmente eflend»

feropre fiato GiuUanovn’huomo cofi fatto,d’età d’anni fettanta-

cinquefi moti, e fu scpellito nella Chiefa di san Marco
di Firenze l’anno 1530. Raccontàdo vna volta Giu

liano al Bronzino d’dauere veduta vna
belliffinia donna, poi che l’hebbc

infinitamente lodata,dif

feil Bronzino»

conofee

lek voi ì non rifpofe, ma è bellifiìma: kce conto

ch’ella fia vna pittura di mia
^ manojcbafta,

c-
. „

llpìedeUa vita di (giuliano ’^vigiardàni Tittore.

Mm»



Ulta di Chrijiofano Gherardi, detto ‘DocenodalBor-

go san Sepolcro, B’ittore.

E N TR E, cheRafFaelIo dal Colle del Borgo san Sepolcro,ilqu3

y difcepolo di Giulio Romano, 5c gli aiutò lauorateàfr^-

!-J U Goftantino nel palazzo cel Papaia Rema 5& io

^ MantoalcfìacuedelTidipigneua, edendo lornatoal Borgo
'

* la tauola della cappella di san Gilio,& Archanio, nellaqualc

fece,imitando cdoGiiiliOje Raffaello da Vrbino,la ReflurrezzionediChn-

fto,chefa opera molto lodatarSc vffaltra tauola d’un Adonta a i frati de’zoc

choli.fuor del i3orgo,& alcun’alt: j opere peri frati dc’ser ui à città di Caftd

lo; mentre fetico; Raffaello quelle,Scaltre oocrelauoraua nel Borgo fnap*"

tris , acquidandod ricchezze, e nome , vn giocaned’anni Tedici ,
chiamato
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Chrlftofìoo^e per lopranome Doceno, figliuolo di Guido Ghcrardi , huo-
mod horreuole famiglia in quella cìttà,attendendo per naturale inciinazio

neconmolco profitto alia pìttura,difegnaua,ecoloriua coli bene> Se con ta

t4grazÌ3,che era vna marauiglia. Perche hauendo il iopradetto Raffaello ve

duco di mano di coftui alcuni animaIi,come Cani, Lupi, Lepri, e varie forti

d’uccelli,e pefei molto ben fatti,e vedutolo di dolci flìma conuerfazionCje ta

to làceto,£c motteggeuole,come che fufie aftratto nel viuere,eviue(Tc qua-
li alla fiiofofica,fii molto cÓtento d’hauerefuaamiftajecheglipraticaflepec

imparare in bottega. Hauendo dunque Lotto la dilciplina di Raffaello,difc

gnaco Chriftofàno alcun tempo^capitò al Borgo il Roflo,coiquale hauendo
latto amicizia,& hauuto de’fuoi difegni, ftudiò DOceno fopra quelli c6 mol
tadiligenza, parendogli (come quelli che non haueua veduto altri, che di

mano di Rafiaello}chefufiìno,come erano in ucro belliilìmi. Ma cotale ftu

dioTudaluiinterrotto. PercheandandoGiouannide'Turnni dal Borgo al-

lora Capitano deTiorentini con vna banda di {bidati Borghefi, e da ci età di

Caftcllo alia guardia di Firenze, affediata dall’efei'cito Imperiale , e di Papa
Cleraéte,viandòfragraltrisoldariChriftofiino,efiendo fiato da molti ami

ci Tuoi suiato. Ben’è vero,che viando non meno con animo. d'hauere afta

diate con qualche coramodo le cofe di Fiorenza che di militare, ma non gli

vennefatto,percheGÌouanni{uo Capitano hebbein guardia non alcun !«o

go della città, mai baftioni del mente difuora. Finita quella guerra, effen-

fio non molto dopo alla guardia di Firenze il signor Aiefiandro Vitelli da

città di Caftel!o,Chnftcfano tirato dagl’amici ,
edaldifideriodi vedere le

pitture, e sculture di quella città, fi mifecome soldato in detta guardia. Nel

la quale mentre-dimoraua,hauendo in tefo il signor Aiefiandro da Battifta

delia Biliapitcore.e soldato da città di Cafteiio, che Chriftofàno aftende-

ui alla pittura,& hauuto vn bel quadro di faa mano,liaueadifegnato jman
darlo condeiio Batrifta della Bilia, &: con vn’altro Battifta fimilmenteda

città di cafteiio,alauorare di sgralìi!0,edi pitture vn giardino, e loggia

chea città di Caftello haueacominciato.Maellendofi mentre fi muraua il dee

to giardino mono quello,& in Tuo luogo entrato l’altro Battifta,per allora

,

che fé nefuffe cagione,non le nefece altro. Intanto éHendoGiorgioVafari

tornato da Rom3,e trattenendoli in Fiorenza col Duca Aiefiandro infino à

che il Cardinale Bipoli to Tuo signore cornafie d’Vngheria, haueua hau uto
le fianze nel conuento de’serui>per dar principio a fare certe ftorie infrefeo

de’fatci di Cefare nella camera del canto del palazzo dc’Medici , doue Gioua
EidaVdinehaucadiftucchi,epitturefattalavolta, quandci Chriftofeno

hauendo conofeiuto Giorgio V afari nel Borgo l’anno i ji8
,
quando andò a

«edere cola il Rofio,doue l’hanea molto carezzato, fi rifoluè di volere ripa-

rarli con elio lui,e con fi filtra comodità attendere aU’arte molto piu, che nó
haueua fatto perle paflato.Giorgio dunquehauendo praticato co lui.vn’ari

no che li flette reco,c trouatolo luggetto da farli valen t’haomo,& che era di

dolce,epiaceuole conuerfazione, e fecondo il fuogufto, gli pofe grandilTì

moamore.ondehauendoairenon molto dopo,di commefiione del Duca

Aiefiandro àcìrrà di Caftello in compagnia d’AntoniodasiiGallo,ediPicr

irancefeo da Viterbo, iquali erano flati a FÌGrenz.i,pec lare il Caftello, óve-
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ro CittadcRajC rorhandofcnefàccuano laviàdi citrà di Cattello,pef ripara-

re le mura del detto giardino del Vitclli,cheminacciauano rouina,menòfé

coChriftofano. Accio difegnato,che effoVafarihaueiTc, espariitogl’ordi

ni de’fregijche s’haueuano a fare in alcune ftanze,e (imilméce le itorie,cpar-

timen ti d’una ftufa,& altri schizzi per le facciate delle loggie;egli , e Battifta

fopradetto il tutcoconduceflcroapcrfezzione. li che tutto fecero tanto be

ne,& con tanta graziale mafllmamen re Chriftofano,chevn ben pratico, &
nell’arce confumato raaeftro non harebbe &tto tanto . E che è piu,sperimé

tandofiin queU’opera fi fece pratico oltre modO;& valente nel difegnareje

colorire, hanno poi i venédo Cacio v. Impadore in Italia, & in Fioréza,

come altre volte fi è detto, fi ordinò vn’honoiatillì, apparato. Nelquale al Va

fari pordinedel Duca Aleflandro,fa dato carico dell’ornaméro della potrà

a s. Piero Gatiolini, della facciata in tefta di via Maggio,as. Felice in piazza,

c

delfrotone,chcfifecefòpra la porta di s. Maria del Fiore.Et oltre ciò d’uno

flédardo di drappo p il caftcllo alto brac. 15. & lungo 40. nella doratura del

quale andorono 50. migliaia di pezzi d’oro.Hora parédo a i pittori Fioretini

éc altri, che in qftoapparato s’adopsuano,che elio Vaiavi fufle in troppo fa*

«ore del Duca Alefiandro per farlo rimanere con vergogna nella parte che

gli toccaua di quello apparato,grande nel vero,e faticofa,fecero di maniera,

che non fi potèfcruire d’alcnn maeftro di Mazzochienerie,ne di giouani. 0

d’altri chegl’aiurafiero in alcuna cofa, di cucili,che erano nella città, di che

accortofi il Valari,mandò per Chriftofiino,Ra£fàe!lodal colie, e perStefa-

noVeltronidalmontesanSauinosuo parente. Etconil coftoro aiuto,

c

d’altri pittori d’Arezzo, e d’altri luoghhcondufiele fopradetce opere . Nelle

quali fi portò Chriftofano di maniera,chefcceftupireognuno,facendcho-

nore a fe,& al Vafarfiche fu nelle dette opere molto iodato. Lequali finitecii

moro Chriftofano in Firenze molti g!orni,aiutando alroedefimoncirappa

rato,che fi fece per le nozze del nuca Alefiandro nel palazzo di Mefier Otta

Ulano de’Medici.Douefral’altre cofecondufic Chriftofano vn'Arme della

Duchefta Margherita d’Auftria con le palle, abbracciate da vn’ Aquila bcl-

]ifiima,& con alcuni putii molto bcn’fat ti. Non molto dopo,efiendo fiato

arnazzato il nuca Aleuandro,fu fatto nei Borgo vn trattato di dare vna pot-

rà della città a Piero Stroz2Ì,quado venne a Sellino : efu per ciò fcrittòdaal

cuni soldati borghefifuotufciti a Chriftofano, pregandolo cheinciovolel-

fe edere in aiuto loro. Lequali lettere riceuutejfc ben Chriftofano non ac-

«xinfential volei'edicoloro,voilenondimenopernonfàrlor.malepiutofto

stràcciare,comefcce,le de tteletterejchepalefarle, come fecondo Ìe)fggi,c

bandi doiieua,a Gherardo Gherardi allora commcflario per il signor Duca

Cofimo nel Borgo. Cedati dunquei rumori, e rifaputafi la cofa, fu datea

molti borghefi,& in fragì’altria Doceno,bandodi ribello. Ecil signor Alef

ifandro Vitelli,chefapendo come iIfatioftaua,harebbe potuto aiutarlo, noi

ièce.'perchefndeChriftofano quafi forzato àreiuirio nell’opera dei fuogiat

riino a città di Caftellojdclquale hauemodifopra ragionato. Neilaqualfer

«1 tu haiiendoconfumato molto tempo lènza vtile,c lènza profi tto,finalme‘

ce,-oomedifperatofi ndude con a! tri fuorufeiti nella villa di san luftino, lon

sana dal Borgo vn miglio, 6<: mezzo., nel dominio della Chiefa,epochifli<r.o
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lontana dal confino de’Fioren tini. Nelqual Iuogo,come che vi ftefie con pi-

colo,dipinfe all’Abate Bafolini da città di CafteIlo,che vi ha bellifnme,e c5
rQodeftanze,vna camera in vna torre con vnospartimento di putti,e-figure

chcscortano al difetto in fu molto ben e:& cógrottefche,feftoni,'& mafche

rebellifi!me,epmbizarre,chefi pollino imagfnare. LaqUal camera forni-

ta,pcrche pìacqueall’Abate,g!ienc fece fare vn’altra. Allaqualcdeiideran-

do di fare alcuni ornamenti di ftuccho,enon hauendomarmoda fare pol-

uereper mcfcolarla.gliferuirono a ciò molto bene alcuni fallì di fiume, ve-

nati di biacojla poluere de’quali fecebuona ,è durifiìma prela . Dentro a i

quali ornamenti di ftucchi fece poiChiftefano aldine ftoriede’fatti de’ Ro-
mani,cofibenkuorate,afrefco,chefuvnamarauigl!a. In quc’rempi lauo-‘

rando Giorgio il tramezzo della Badia di Camaldoli a frefeo di /opra, e per

dabafiojdiic tauole,& volendo far loro vn’ornamen toin fre/co pieno di fto^

ri e,harcbbe voluto Chriflofanoappreflo dife, noumeno per farlo tornare

ingrazia del Duca,che per ferurrfene. Manon fu pofiìbile, ancora che Mes
fcr Ottani ano de’Medici molto le n’adopaflecol Ducajfarlo tornare , fi brut

ta informazione gli era fiata data deporta menti di Chriftofano. Nonefie»
dodunqueciòriurcitoaìV’afarÌ;comequeiIo,cheamàuaChr'.ftof3no,fimr

feafar’opefadi lcuarlóalmenodas.IuftinOjdoueegìi con altri fuoru’fcitì'

fiaua in grandiilìmo pericolo. Ondehauendo l’anno 1559. .a fare peri mo-'-

naci di Monte Oliuetonel Mon'afterio disin Michele in Bofcho,fuor di Bo
legna in tefia d un Refettorio grande tre tauole a olio,con tre ftorie lunghe
braccia quattro runa,& vn fregio intorno a frefeo alto braccia tre con venti

ftorie deirApocalifie di figure piccolex tutti i Monafierij di (|uella congre-

gazione ritratti di naturale, con vn pardmentodigrottefchej Se intorno a

ciafcunafineftra braccia quattordici di fedoni con frutte ritratte di natura-'

le: fetide Tubi to a Chrifto^no, chedasan lufimo andaflea Bologna, infic-

ine con BattiftaCùngiJ borghefe,efuo compatriota,ilquaIehaueua anches

gli feruito il Vafari fette anni. Coftoro dunque artiuatiaBologn3,doueno

era ancora Giorgio arriuato per edere Scora aCamaldo]i,douc fornico il tra

mezzofàceua il cartone d’un depofto di Croce,che poi fece,e fui quello ftes

/òluogomcdo all’altare maggiore,!! mifonoaingcfiarele dette tre tauole,

&:adacdimeftica,infinoacheariuadeGicrgio,iìqaaIchaueadato commes
fione a Dattero Hebreo amico di Meder Octauiano dc’Mcdicidlquaieface-

na banco in Bologna,chc prouedede Chrifiofano,e Batti dadi quanto facea

iorbifogno.E perche efib Dattero eragentilifsimo,ecorcefemoltc,facealo

lo mille comraodita,& coriefie,perche andando alcuna volta cofioroin co

pagniadi lui per Bologna adai dimefticamente, & hauédo Chriftofano vna
gran maglia in vn’occhio,&: Battifta gl’occhi grolfi , erano cefi loro creduti

Hebcci,come era Dattero veramente. Ondehauendovna mattina un cal-

zaiùolòàporcice di commefiìone del detto Hebreo vn paio di calzenuo

uea Chriftofano,giunto al Monaftenojdifscaedo chriftofano slquale fi da

112 alla porta auederefar lelimofinejMefscrc faprefti voi iri-fegnareleftan

2ediquedueHsbreidipÌntori,chequacntrolauoranofCheHebre5,’enon

Htbrei.difse Chriftofano,che hai da fare con cfso lorof ho a dare.rifpofe co

illi.ijacflccalzs a vno di laro cbiamaio Chiift£)fcr.o. lo lono huomo da l-e
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ne,& migliore cKriftianOjche non fei tu. siacomeuolete voij replicò il cal*

lolaio.io diceu'a cofiiperciochc.oltre che voi icte tenuti , e conofeiuti pcrHc

brei da ognuno,qùeftevoftreatje,che non iòno del paefe, melrafFermaua-

no . Non piudide Chriftofeno,ti parrà che noi facciamo opere da Chtiftia

ni Ma per tornare all’opera,ai nuatoil Vafari in Bologna,non pafsò vn racle

checgli diregnando,e Chriftoiano,e Batcifta abbozzando le tauole con ico

loti,eile furono tutte a tre fornice d’abbozzare con molta lode di ChriftoEi-

nOjche in ciò fi portò benifilmo. Finite di abbozzare le tauole, fi mife mano

al fregio,iIquale fé benedoueua tutto da fekuorare Chriftofano, bcbbecó-

pagniacperciochevenutodaCamaldolia Bologna Stefano Veltroni dalMÓ

te san Sauino,cugino del Vafari,che hauea abbozzata la tauola del Depofto

fecero ambiduc queiroperainfieme, e tanto bene, che riufcimarauigìiofa,

Lauoraua Chriftofano legro ttefche tanto bene,che non fi poteua veder me

glio,manon daualoro vnacerta fine,che hauelTeperfezzìone; E per centra

rio Stefano màcaua d’unacertafin ezza,5cgraziajpcioche le penellatenó face

«ano a vn’tratto reftarelc cofe a i luoghi loro,onde,pche era molto pazien-

lejfe ben durauapiu fatica, conduceuafinalmcn tele fue grottefchecon piu

diligenza,e finezza. Lauorando dunque coftoroaconcorrenza Toperadi

quello fregiojtanto faticarono runo,eral:ro,che Chriftofano imparò afini

redaSrefanoi eStefano imparodaluiaefsere piufino,eIauorare damae-

ftro: Mercendofi poi mano a i feftoni grolH,che andauano a mazzi intorno

alle fin cftrcjilVafari ne fece vno di sua mano, tenendo innanzi frutte natura

li,per ritrarle dal vino. E ciò facto,ordinò,che tenendo il medefirao modo,
Chriftofano, e Stefano seguitafsono ilrìmanente,vnodavnabàda, el’ahro

dall’altra della finefìraiSc cefi a vna a vna l’andafsono finendo ructetproffiet

t^ndo a chi di loro meglio fi pcrtafle nel fine dell’epa vn paio di calze difear

latto, perchegareggiandcamoreuolmenre co fioro per l’v-tile, eper rhono-

i'e, fi mifero dalle cole grande a ri trarre ir. fino alle minutìfiimc,come migli,

panicohciocchedifinocchioj&altrcfimilijdinianiera che furono quc’fello'

ni bel!ilfimi,3c ambidue hebbero il premio delle calze di fcarlatto dal Vafa

li, ilqualefiafratitòmolto perche Chriftofano facefseda fe parte di dilfgni

delle ftcrie,che andarono nelfregio,ma eglinon vollemai. Or-dera.ea

tre che Giorgio glifaceua da lejCÓdufsei cafàmen ti di due tauole con grazia

c bella maniera,a tanta perfezzione,che un maeftro’di già iudizio,ancorche

hauefsehauutoi cartoni innanzi, non harebbe fatto quello che fece Chrifto

fano. E di uero non fu mai pittore che facefse da re,e lenza ftadiojle cofe,che

a coftui veniuano fatte. Hauendo poi finito di tirare innanzi i cafamentidel

le due tauole,mentre che il Vafari conduceua afinele venti ftorie deli’Apo

ta!ifse,per lodettofregioiChnftofàno nella tauola doue sa Gregorio (la cui

icftaè il ritratto di Pp.Clcméce /.magia co que'dodtci poueri,fece Chriftoft

no tutto l’apparecchjo del magiare molto viuaiTiente,snaturaliiumo.Efsé

doli poi raefsomanoalla terza tauola, mentre Stefano facea mettere d’oro

l’ornamento dell’aitre due , fi fece fopia due capre di legno vn ponte .in fui

quale mentre ilV afarl lauoraua da vna bandaio vn sole i tre Angeli, che ap

parucro ad A braam nella valle Mambre,faceua dall’altra banda Chriftok-

r.o ceni calamencitMa perche egli faccuafempre qualche tiabiccoladipre-
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jefcHi>e tal uolta di catinelle a rouefcio,e pentole,fopralequali faliua*

^jnoacafojCheegUeca; auiiéne,che volendo vna volta difcoftarll,'

dere queUo,che hauca
faito,che mancatogli lòtto vn piede,’& andare

j^letrabiccholcjcafcò d’alto cinquebracda,efipeftòinmodo,che

òtrarelirangue,e curarlo dadouero altrimenti filatebbemorro. Ec

egHo,cflendoegìi vn’huomo coli fatto , e trafcurato, fegli fcioifero

otte le fafce del bràccio,per loquale li era tratto fangue » con tanto fuo

che fe di ciò non saccorgeua Stefano, che era a dormire fecojera fpac

con tutto ciò fi hebbe^chefare a rinuenirlo , hauendo fatto vn lago

? fanterie nel Ietto, e feftelTo condotto quali ali’eftremo. Il Vafaridunqua

Dtefone particulare cura,come fegli fufle flato fratello,lo fece curare có eflre

ma diligenza,& nel vero non bifognaua meno . E con tutto ciò non fu pri-

ma suarito,fhe fu finita del tutte queU’opera. Perche tornato Chriftolano

à sa^Giuftino,fi^i
alcuna delle ftanze dì quell’Abate, lalciate imperfette , e

dopo fece a città di Caftello vna tauola ,
che era ftata allogata a Battjfla fuo

amici{rimc,tuttadiruamano. Etvn mezzo rondo, cheèfoprala portadel

fianco di stn Fscridc,con tre figure in frefeo. Ellendo poi,per mezzo di Mes

fer Pie:ro-Arenno,chiamaro Giorgio a Vinezia a ordinare,e fare per i gennl

htiomìni,esignoii delia compagnia della calza l’apparato d’unafontuofillì-

TOa,e molto magnifica;fefla,eia scena d’una cómedia, fatta dal detto Mefler

Pietro Aretino peri detti signorj,eg!i come quello, che non polca da fe folo

condurre vna tanta opera,mandò per Chriftofano, e Batti Ita Cungij fopra-

detti. Iqualiarriuati finaimentea Vinezia,dopoeflere flati trasportati dalia

fortuna del mare in Schiauonia ,
trouarono,che i! V alari no folo era la inna

zi aìoró arfiuato,ma hauca già difegnatoogni cofa , c non ci haueua le non

a por mano a drpignere. Hauendo dunque i detti signori della Calza prefa

ndfinediCanareiovnacaragrande,cbenonerafiDjta,anzinon haueuase

non le mura principali , Bc il tetto , nello spazio d’una ftanza lunga fettant

a

braccia,& larga fedici,fcce fare Giorgio dueordini di gradi di legname
,
alti

braccia quattrodaterra.fopraiqualihaueuanoaftarelegentii’dontieafe-

deTe:.£lefacciate delle bade diuifecialcunainquattroqnadri di braccia die

fil’uno, diftintl con nicchie di quattro braccia 1 una per larghezza ,
dentro

iequali erano figure, lequ all nicchie erano in mezzo ciafcuna,a due icrmini

di rilieuo alti braccia noue. Di maniera che le nicchie erano peiafeunaban

dadnqHe,5cìt€rminidieci:chein tuttala ftanza vcoiuano aelferediecinic

chic,venti t€rmini,& otto quadri di ftorie.Nel primo de’quali quadri amati

ritea^a canto alla scena, che tuta erano di chiaroscuro,cra figurata perV ine

zia,Adnàfintabelliir!mainmiezzoaImare,eledentefopra vno scoglio eoa

vn ramo di corallo in mano. Et intorno aella ftauano Ncttunno,Tttt,Pro-

teo,Ncreo^Glauco,Palemone,Scaltri Dij,8c Ninfe marine, chele prefenta-

uano,gioie,per!e,&oi:o,& altre ricchezze delmare . Etoltrecio vi erao alcui

amori,chetirau;anòfaeùc,Sc altroché in aria volandospargeuano fiori, & il

leftodelcarapòdel quadro,erà tutto di bellillime palme. Nel fecondo qua-

.droerailfiumedellaDraua.&deUaSauaignudiconiiófovafi- Nel terzo

.erail Pòfintogrbilo, e curpulcnto con fette figliuoli, fatti per i lette rami,,

^edi]uiyfceudoinettonO;ComelulIeciafcundilorofiameregio in mare.

Nel
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q^iadfo eralaBirenla.conaUri fiumi del Eriuli . NeU'ahra&ccu dirimpetw

aU'Adi-i.a crarilola di Candia.doue fi vedeqaGiouccfìerc allattato dalla Ga

pra.con moke Ninfein corno. A caato a qucfto, cioè dirimpetto alla Dtaua

cca il fiume delTagliamento,&: i Monti di Cadoro. E (òtto à quello, didm

petto al Pò era il lago BenacOj&il Mincio,checntrauanoin pò.Allato a quc

fto.e dirimpetto alla B ten ta era l’ .A dice,& il Tefino entranti in mare. I qua

dei daìlabanda ritta erano tramezzati daque(levircu collocate nelle nid

chie. L!bcralit3,Concordia,Pictà. Pace, e Religione. Dirimpetto nell’ altra

faccia erano,la Fottezzs,la Prudenza Ciuiic,la luftizìa, vna Vettoria conia

guerrafoitotSc in vienilo vnaChamà. Sopra poi erano cor n{cionc,architra

«c,6c vn fregio pieno di lumi , e di palle di vetro piene d’ acque ftillate acciò

hauendo dietro lumi rendelTono tuttala danza luminofa. Il cielo poi era

partito in quattro quadri
, larghi cia(cuno dieci braccia per vn uetfo , e per

l'altro ottore canto quanto teneua la larghezza delle nicchie di quattro brac

cia,era vn fregio,che rigiraua intorno intorno alla cornice, & alla dirittura

dcllenicchicjveniuanei mezzo di tutti uanivnquadro dibraccia treper

ogni verfo. Iquali quadri erano in tutto xxiii. lenza vno , che n’ era doppio

fupra la scena>chc (aceua il numero di ventiquattro . Et in queft’erano l’ho

re,cioè dodici della notte,e dodici del giorno. Nel primo de’ quadri grandi

dieci br.iccia,i!quale era fopra la scena,era il tempo che dirpenfanarhoteU

luoghi loro,accompagnato da Eolo Dio de Venci,da Giunone,e da Iride.In

un'altro quadro era aii’en trarc della porta il carro dell’Aurora,cheufcendo

delle braccia a xitonc andauaspargendo cole,mentre efiò carro era da alca

ni Galli tirato. Nell’altro erail carro del Sole. E nel quarto era il carro della

NottCjtiracoda Barbagianni . Laqual Notte haueua la Luna in tefta,alcune

Nottole innazijC d’ogni korno te'nebte.De quali quadri fece ìa maggior par

teChriftofanoje fi portò tan-to bene,che ne reftò ognuno marauigiiato; &
nialliraamente nel carro della Notte,doue fece di bozze a olio quello, chein

un certo modo non età pofsibile. similmente nel quadro d’Adria iecequc

Moftri marini con tanta varietà e bcllczza,che chi gli miraua rimaneaftupi-

to,comevn parfuohauefie faputo tanto. In (ommain tutta quell’ opera, (i

portò oltre ogni credenza da vaiente,e molto pratico dipintore, e mailìnia*

mentenellegrottefcheje fogliami. Finito l’apparato di quella feda, ftettono

in Vinezia il Va(àri,eChri{lofano alcuni mefi,dipignendo al Magnifico M.

Giouanni Cornato il palco,© vero foffi trato d’una camera,nena quale anda

rono noue quadri grandi a olio .EfTcndo poi pregato il Vafari da Michele

sa Michele architettore Veronefedi fermarfi in Vinezia, fi farebbe forfcvol

to a ftarui qualche annoiMa Chtiftofano ne lo difluafe (empie,dicendo che

non era benefermarfiin Vinezia,doue non fitenea contoaeldifegno,nei

pittori in quel luogo l’vfauano , (enza che i pittori fono cagione , chenonW
s’attende alle fetiche dell’atti,e che era meglio tornare a Roma,chc èia vera

fcuola dell’arti nobiil,e vi è molto piu riconofciutala virtù chea Vinezia,Ag
giunte adunque alla poca voglia che il V afari haueua di ftarui le difuafioni

di Chriftofano fi partironoamendue.Ma perche Chriftofanojcflcndoribd

lo dello ftaco di Firenze,non poteuafegui tare Giorgio , fene toro a san Già

(lino doue non fallato molto, facendo Tempre qualcofa per logia detto Ah
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bats ckeandò aPerugÌa,la prima uolta>che ui andò Papa Paulo terzo, dopo
le guerre fatte con i Peruginiidoue nell’apparato,che fi fece per ticeuere Tua

sanùtà.fi portò in alcune cole molto benc,e particolarmente al portone dee

todiftatc RinierfidouefcceChfiftofano, come volle Monfignor della Bar-

ba,alloraquiuigouernatore,un Giouegrande irato, & vn’altro placato ,

che fono due bellillìme figure. E dall’altra banda fece vn Atlante col mòdo
acldoiro,& in mezzo a due femine,che haueuano vna la spada,& l’altra le bi

lance in mano. Lequaliopere,con molte altre,che fece in quelle felle Chri
fiofanojforono cagione,che fatta poi murare dal medefimo Pontefice in Pe-

rugia la CittadeUa;MelIer Tiberio Crifpo,che allora era gouernatore, e Ca
ftcllano nel fare dipignere molte ftanze, volle,che Chriftofano} oltre quel-

lo,che uihauealauorato Lattanzio pittore Marchigiano infin’allora,viIa-

uorafleanch’egli .Onde Chrilxofano non folo aiutò al detto Lattanzio , ma
fece poi di Tua mano la maggior parte delle cofe migliori, che fono nelle

fìanzedi quella fortezza dipinte.Nella quale lauoro ancho Raffaello dal col

Adone Doni d’Afeofi pittoremolto pradco,& ualéte,che hafatco mol
te cofo nella Tua patria,& in altri luoghi, vi lauoro anco Tommafo del Papa
cellopittore Cortonefe. Ma il medefimo,che fufle fra loro, & vi acqui ftaffe

piu Iode,fii Chriftofano. Onde meftb ingrazia da Lattanzio del detto Cri*

spojfupoifempremoltoadoperatodalui. Intanto hauendoildetto Cri-

fpo fatto.vna nuoua Chiefectain Perugia,detta santa Maria del pcpo!o,e pii

ma del Mercato,& hauendoui cominciata Lattanzio vna tauola à olio,vi fece

Chriftofono di Tua mano tutta la partedifopra,che i vero è bellifiìma,c mol
todalodare. Eifendopoi fatto Lattanzio, di pittore Bargello di Perugia,

Chriftofono Tene tornò a san Giuftino,vj fi ftetee molti meli pur lauorando

perle detto fignor Abate Bufolini. Venuto poi Tanno 1545. hauendo Gior

gioaforeperlo Illuftriflìmo Cardinal Farnelè vna tauola a olio, per laCan
celleria grande;& vn’altra nella Chiefadi santo Agoftino

,
per Galeotto da

Girone,mandò per Chriftofano,ilquale andato ben volentieri,come quello,

chehaiiea voglia di vederRoma,vi ftetee molti mefi,faccdo poco altro,che

andar veggendo. Ma nondimeno acquiftò tanto,che tornato di nuouoas-

luftino fece per capriccio in vna fola alcune figure tato beile,che pareua che

Thauefleftudiate venti anni. Douendopoiandareil Vafaril'annot J4 5. à

Napoli a fare aifrati di Monte Viiueto vn refettorio di molto maggior ope-

ra,che non fu quella di san Michele in Bofeo di Bologna , mandò per Chri-

ftofono.Raffaello dal Colle,e Stefano fopradetcijfuoi amici,ecreati. I qua-

li tutti fi trouàrono al tempo determinato in Napoli , eccetto Chriftofano ,

chcveftò per eirercamalato. Tuttauia eftendofollecitato dal V afari fi con

duffe in Roma per andare a N'apoIi,ma ritenuto da Borgognone fuo fratello

che era anch’egli fuorufcito,e ilquale lo voleua condurre in Francia al ierui

giodel Colonnello Giouanni daTurrÌno,fipcrdcqueIToccafione. Maritor

nato il Vafari Tanno 1546. da Napoli a Roma
,
per fare ventiquattro quadri

,

che poi furono mandati a NapoIi,epoftÌ nella Sagreftia di sa Giouanni Car
bonarornei quali dipinfe in figure d’vn braccio ò poco piu, ftorie del Tefta

mento vecchio, e della vita di san Giouanni Battifta : e per dipignere fimil-

mcnte i portelli dell’organo del Pifeopio che erano alti braccia fenfi ferui di

N n n



TERZAPARTE
Chriftofàno che gli fii di grandiflìmo ainro,&: condulTe figure,e paefiin ql.

ropcremoltoeccelientemente. Similmente haueua difegnato Giorgiofet

uirfi di lui nella sala della Cancelleria laquale fu dipinta coni cartoni difua

mano,e del tutto finita in cento giorni, per Io Cardinal Farnefe, ma non gli

venne iatto: perche amalatofi Chriftofano,fe ne tornò a san Giuftino fubi»

lOjChe fu cominciato a migliorare. Et il Vafàri fenza lui finila sala , aiutato

da Raffaello dal colle, da Gianbatifta Bagna CaualloBolognefejdaRouia

IcjC Bizzera Spaglinoli, e da molti altri Tuoi amiche creati. Da Roma torna-

to Giorgio a Fioréza,e di li douédo andare a Rimini p fare all’Abate gìa Mat

teo Faettani nella Chiefa de’ Monaci di Monte Oliueto vna cappella a frc-

fco, 3c vna tauolajpafsòdasan cìuftino per menar feco Chriftofano,ma l’A-

bate Buffolino alqualedipigneuavnasaIa,non volle per allora lafciarlopar

tire,proroettendo a Giorgio che predo gliel manderebbe fino in Romagna.

Ma non oftanti cotali promeffe dette tanto a raandarlo,chequandoChnfto

Fano andò, trouò elio Vafari non folo hauer finito Topcrcdi quell’Abbate,

ma haueua anco fatto vna tauola all’altar maggioredi san Franccfco d’anmi

ni,per meller Niccolo Marchefellii& a Rauenna nella Chiefa di dalli de’MO

naci di Camaldoli,vn’aI tra tauola al padre don Romualdo da Verona,Ab-

bate di quella Badia. Haueua apunto Giorgo l’anno 1550. non molto iuna

zi fatto in Arezzo nella Badia di santa Fiore de’Monaci neri, cioè nel Refet-

torio la doria delle nozze d’Heder:& in Fiorenza nella Chiefa di san Loten

20 alla cappella de’Martelli la tauola di san Gismondo quando edendo crea'

to Papa Giulio terzo,fucondotcoaRomaai feruigto difua fantita. Lado-

ùe pensò al ficuro,coI mezzo del Cardinal Farnefe,chein quel tempo andòà

dare a Fiorenza, di rimettere Chridofano nella patria, e tornarlo in grazia

del Duca Cofimo. Ma non fu poffibile,onde bifogno^ che il pouero Chri-

ftofano fi fteflecofi infino al t?j4. Nel qual tempo efiendo chiamato li Vafa

ri al fèruizio del Duca Cofimo,fegh porle occafione di liberare Chridofano.

Haueua il Vefcouo de’Ricafolhperche fapeua di farne cofa grata a suaEccel

lenza,nie(Io mano a fare dipignere di chiaro fcuro le tre facciate dei Tuo pa-

lazzojche è podo in fulia cofcia del ponte alla Carraia. Quando Meder Sfòr

zaAlmeniCoppiere,&prirao,epiafàuorito cameriere del Ducafirilòluè

diuolerfaranch’egli dipigneredi chiaro feuroa concorrenza del Vefcouo

lafua cala della via de’Serui. Ma non hauendo trouato pittori a Firenzefecó

do il Tuo capricciojfcridea Giorgio Vafarijilqualenóera anco venuto aFio

renza,chepéfadeairinuenz!one,egliraandadedifegnato quellojchegli pa-

reua fi douede dipignere I detta fua facciata, perche Giorgio , ilqualeeramo

amicidìmojeficonofceuano infine quando ambiduedauano col DucaAlef

fandroipenfato al tu tto,fecondo le mifure della facciata
,
gli mandò vn dife-

gnodi bcilidìma inuenzion e: iiquale a dirittura da capo a piedi con ornarne

to vanorilegaua, &abelliua!efinedrej eriempieua con ricche dorietuttii

vani della facciata . llqual difegno dico,che con tencua per dirlo breuemen

te, tu tra la vira deli’huomo dalla nafeita per infino alla morte , mandato dal

Vafari a Meder Sforzagli piacque tanto,e parimente ai Duca, che per fare,

eglihauedclafuaperfezzione.ii ri(b!uerono>a non volere,che vifi mettefle

mano finoatanio,cheedo YararononfuffevenuioaFioreoza. llqualeVa

lari
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fari finalmente vcnuto,c riceuuio da Tua Eccellenza IlluftriflimajSc dal det-

to Mefl'er Sforza con molte carezze,fi cominciò a ragionare di chi potelle ef

fercil cafo a condurreladccta facciata. perchenonlafciandoGiorgio fuggt-

reroccafionedifleaMefler Sforza, cheniuno era piu atto a condurre quel-

l’opera,che Chriftofano:& che né in quella,ne parimente neH’opere, che fi

haueuano a farein palazzo,potea fare fenzaraiutodi lui . L a ondejhauendo

di ciò parlato Meiler Sforza al Duca dopo molte informazioni trouatofi,che

ilpeccatodiChriftofanononerafi graue come era fiato dipinto, fudafua

Eccellenzail cattiucllo finalméte nbenedetto.La qual nuoua hauendo hau-
utail Vafarijcheera in Arezzo a riuederela patria, egl’amici,mandò fubtto

vno a pofia a Chriftofano,che di ciò nieniefapeua,adargli fi fatta nuoua.Al
l’hauuta dellaqualefu per allegrezza quafi p venir meno, tutto lieto adunq;

confefiando,niuno hauergli mai voluto meglio del Vafari, Cc n’ando la mac
tina vegnente da cittàdi Cartello al Borgo . doue prefentatele lettere della

fua liberazione al Comme{^rio,fen’ando a cafa del padre,douela madre,et

il {rateilo’, che molto innanzi fi era ribandito,fiupirono,pafiati poi due gior

ni fe n’ando ad Arezzo,doue fu riceuuto da Giorgio con piu fefta, che fefùs

fe fiato fuo fratello,come quelli chcda lui fi conofcea tanto amato,che era ri

foluto voler fare il rimanente della vita con efio lui.d’Arezzo poi venuti ara

bidue a Firenze, andò Chrifiofano a baciar le mani al Duca, ilqualelovide

voléticri,e refiò marauigliato,pcioche doue hauea pefato veder qualche gra

brauo vide vn’homicciatto il migliore del modo,fimilméte eflédo molto fta

to carezzato da M. Sforza,chegli polèamor gradiflì.raifemano Chrifiofano

a!ladettafaccJata.Nellaquale,perchenonfipoteuaancor lauorarein palaz

tOjgl’aiutoGiorgiojpregatodaluijafàreperle facciate alcuni dilègni delle

ftoriejdilègnando ancho tal volta nell’opera lopra la calcina di quelle figu-

re che vi fono. Ma fe bene vi fono molte cole ritocche dal Valari, tutta la fac

ciata nondimeno.e la maggior parte delle figure,e tutti grornaraenti,fefto-

ni,&ouatigrandi,fono di mano di Chriftofmo: ilquale nel vero,come fi ve

dcjvaleua tanto nel maneggiar i colori in frefco,che fi può direjC Io confefla

il Vafari,che ne fapefie piu di lui. E le fi fufie Chrifiofano,quando era gioua

netto, eflerciiato cominouamen te negli ftudij deH’arte (perciochenondilc

gnauamaijfcnon quando haueuaametterein opera) &hauelIelèguitato

aniraofamen te le cofe dell’arte,non harebbehauu topati. Veggendofi,che

la pratica, i! giudizio>e la memoria gli faceuano in modo condurtele cofe sé

za altro ftudio,che egli fuperaua molti, che in vero ne fapeuano piu di lui

.

Ne fi può credercjcon quanta ptatica,e prefiezza egli condticelle i fiioi lauo

ti. e quando fi piantana a lauorare,e fufl'e di che tempo fi voIelTe, figli dilet*

taua,che non leuaua mai capo dal lauoro. Onde altri fi poteua di lui promec
tere ogni gran cofa. Era oltre ciò tantograziolo nel conuerfare, e burlare*

mentre,chelauoraua,che il Vafari ftaua tal uolta dalla mattina fino allalera

in fua cópagnia Jauorando,lcnza chegli venjfie mai afaftidio . códulle Chrt
fiofanoqiitftafacciatain pochi mefi, fenza che tal uolta fierte alcune fecti-

mane fenza laaorarui,andando al Borgo a vedere , & godere le cofe fue. Nc
uoglio che mi paia fatica racconraregh spartimenti.e ngiire diqueft’cpera

,

Ui^oalc potrebbe non haaerlunghiflìmavitajpcr clfcrc airai-ia,e molto fot



;j ti;.\v;?ìfòrt'u;ióU. Necci afacica tonVita,cheda yna ceìcibi/c pio»

gia^ScgroinlIImagcandinefu molto ofrefa, 5: in alcuni luòghi /calcinato il

iiiuro.sono’adunqi in qfta faccia/a tréfpartiméti. II primo è p cominciarmi

da ba/lojdoiis iono la porta principale,eie ducfincftre.il fecódo c dal detto

Dauazaleinfino i^Ho del fecodo fineftrato:& il cerio è dalle dette vltimc fi-

iieftre infino alla cornicedel tetto: E fono oltre ciò in cia/cun fineftratofei

fìneftre,che fanno fette spazi). E fecódo qft’ordine fu diuifa tutta l’opa p di-

rittura dalla cornice del tetto, infino in terra.A canto dunqjaila'cornice del

tetto èinprofpettiua vn cornicione cóméfolejcherifaltano /òpra vn frégio

di pu tti>fei de’quali p la larghezza della facciata ftàno ritti, ciò èfopra il.rnez

20 dell’arco di ciafcimafincftra vno,e foftégono co le fpalle felloni bellilììrai

di frutri,fródi,efiori>che vino da l’uno all’altro.I eguali fióri, e frutti lònpdi

mano in mano fecódo le ftagionj,e fecódo l’età della vita nofl:ra,guiuÌ dipin

ta. Similmécein fui mezzo de’feftoni,douepcdonó, fono altri purtini in di-

uerfe attitudini.Finitaófta fregiatura infra i vani delle dette fineftre difopra

1 fette fpazijjche ni fono, fi feciono i 7. pianeti,có i 7. fegni Celefti fopraloro

pfinimscojeornameto.sottoii Dauazale di qftefineftre,héì parapetto è vna

fregiatura di virtu,che a duca due tégono fette ouati gradi. Dentro a i quali

coati fono diftinte in iftorie le fette età dell'huorno. E ciafeuna età accopa-

gnaca da due Virtù a lei cóuenienti; in inodo,che fotte gl’ouati fragli fpazij

delle fineftre di fotte fono le tre Virtù TeoIogiche,eIe quattro mdrali.E fot

to,nelIa fregiatura,che èfoprala porta,e fineftre inginocchiate,fono le fette

ani Iiberali,e ciafeuna è alla dirittura dcil’ouato in cui èia ftoria dell’età aql

la virtù cÓueniente: Scapprello nella medefima dirittura le virtù morale,

pianeti,fegni,& altri corrifpódehii.Fralefineftrcinginocchiatepoièlavita

attiua la contéplauua có hiftorie,e ftatue,pinfino alla morteiinfernòi &
vitima refturrezzione noftra.E per dir tutto códulTe.Chriftofano quàfifolo

tu tra lacornice,feftoni>epuiti,etifette fegni de’pianetijCorain'ciando poi da

•vn lato fece primieraméte la Luna,eplei fece vna Diana che ha il grébopie

no di fiori, fimiliàProferpina,eó vna Lilnain capo,& il fegno di Canoro fo

pra.sotto nell’ouato , doue èia ftoria dell’Infanzia , a la nafeita delFhuomo,

fono alcue balicjche lattano putti, e dóne di parto nel letto , codotte da Chri

ilofano có moItagrazia.E qfto ouato è fiiftenuto dalla VoIÓtà foIa,che è vna

^iouane vaga,e bella,mezza nuda,laquale eretta dalla Charità, che anch’cl

la allatta putti. E fottoTcuato,nel parapecto,èIagràmatica,-che mfegnaleg«

gere ad alcuni putti.scgué>fornado da capo, Mercurio col Caduceo , & col

luo /ègnOjilquale ha neli’ouato la Puerizia co alcuni putti, parte de’quali va

noallafcaola,epartegiuocano.E qftoèfoftenuto dalla Verità,cheèvnafaa

ciulletta ignuda tutta pura,esép}ice,l3quale ha da vna parte vnroafchio gl?

ralfitàjCÓ vanjfocintijevifobellilTi.macÓgl’occhicauati idétro .E folto l’o

ratoclefincftrelaFcdcjchecóladeftra battezza vn putto invna Concha

pieuad’acqua,ecóiafiniftra mano tiene vna croce.efottoèla Loicanel pa-

rapettOjCÓ vn ferpéte, c coperta da vn velo, seguita poi il Sole figurato in vn

Apollo, che ha la refta i mano,e il fuo fegno neirornaméco difopra.Neli’ou»

to è radoIefi.ézaIdiiegiouinecti,cheadàdoàparo>l’vno faglie cóvnraraod’

oliua vn mote illuminato dal foletE l’altro fermadofi a mezzo il camino a tr.Ì

r.ire ie bellezze,che ii-i la Fraude dal mezoi fu.seza accorgerfi, chelecuoprc

il vifj brutri's. vna bella,
c
pulita maf.her.i^c da lei, e dalle lue lufinghefatw
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0 pcipizio ReggeqdoouatorOz{o,chjrèvn’haornogrilfo,ccorpó
létOjilijuale fi fta tutto {onnacchiofo,e nudoaguifad un Sileno,c la Faticaci p
lonad’vn robuftojC faticatevdiano,cheha dattorno gnftruméti da lauorar’la

terra.Eqfti fono retti da qllapartevdeli’orn3méto,ch’cfra lefineftrcdoueeìa

Spanza che ha lacere a’piedùe nel parapetto di fottOjcla mufioa cÓ varij ftru-

méti muficali attorno .seguita i ordine Venere, laquale hauédo abbracciato

Amore lo bacia,ethaach’eÌiafopra ilfuoregno.Nell’ouato,cheha{bttoèlafto

nadcIiaGÌouétùtcio è vn giouane nel mezzo a federe có libri,ftruméti da mifii

rare,étaltrecofeappartencti al dif;go,ecolcrecio Ap^módi, palle di Cofmd*
grafia,e sfere.Dietro a lui è vnaloggia, nella qualelgno giouani,che catado,da

zàdo,efonadojfi dahobùD lépot&vn couito di giouani tutti dati a piaceri.Dal

l’vno dedali è foftéuto qfto ouaro dalla cognizione difè fteiTo, laquale haicor

no fefte,armillé,quadràci,elibri,e fi guarda in uno'specchiòie dali’-al tro, dalla

Fraudebrutn's. vecchia magra,e sd'étata,laquale fixidedi efia cognizione , &
co bella,e pulita malchcra fi va ricoprédo il vifo.sotto l’ouato è laTépanza có

vn freno da cauallo ! mano,e fotro nel parapetto laRettorica che è ! fila có i’al

tre.segueacatoqfti Marte armato có molti trofei attorno col legno fopra del

Leone.NeI fùò òuato>che è {otto>è IaViriìitn,finta ! vn huòrao mataro,meiTo

i mezzo dalla memòria,e dalla Volotà,che gli porgonoinnazi vn bacino d’oro

détrouiduéalc,eglimoftranola.viadellafaìate veribyh móte.Eqftoouato è

foftenutodairinnoccza,che è vna gloriane co vno A'gHeiloalaco, edallaHila

ri tacche tutta letiziate, e ridente,!! moftra qllo,che è veramente, sotto l’ouato

fra lefineftre è laPrudéza,che fi fa bella allo fpecchiojei ha fotto nel parapetto

laFilofofia. seguirà Gioue c6.il fulmine,e.t có l’Aquila fuo vcceilo
, & col fuo

fegno lopra.Nell’ouatoè la Vecchiezza,laqua!e è figurata in Q vecchio veftito

dafacerdote,eginccchicni dinazi à vn’altarejfopra ilquale pone il bacino d'o

ro có le ducale. Et qfto ouato è retto dalla Pietà,che riciiòpre certi patti nudi,

cdallaReligioneam'màtata.di V€fìi.facerdotali.soi'toclaForte2zà armata, la*

quale posàdo có atto fiero l’una delle gibe fopra vn rocchio di colÓna, mette !

bocchaàvn Leone certe palle,8c ha nel parapetto di lòtto 1’ Aftro!ogia.L’ulti

mo defette-r-ianeti è Sacurnofin to in vn vecchio tutto malinconico, che fi ma
giai figliuòIijSc vn serpente grandejche prende cÓÌ denti la coda, ilquale Sa-

turno ha lò'prail fegno dèi Capricorno. Nell’ouato eia Decrepitameila quale

efinto Gioue iCieìoriceuerevn vecchio decrepito ignudo,e ginocchioni: il-

qiiale èguardatodalla FeliciiàjC dalla Immortali tà,che'gectanc nel mondo'le

veftimeta.E qfto ouato foftéuto dalla Beatìtudinejlaquàleè tetta fotto nell’or

naméto dalla Iuftizia,laquale è a federe. Se ha in mano lo scetro , eia Cicogna
fopra le palle có l’arme,e le leggi attorno,e di foicco nel parapetto è la Geomc-
ina. Nell vltiraa patte da batìo,chee!torno alle fineftre inginocchiate, & alla

porcaèLiaivnanicchjapla vita attilla, edall’f! tra bada del medefimo 100^0
i’induftria che ha v'n corno di doaizia,e due ftfmoli ! manó. dì vétfo la porta è

vna ftoria,doue molti fabricàti,architetti,efcarpcllinihano innazila porta di

Cofmopoli città edificata dal S. DucaCofim’o ncll’iroIàdeirElba,'co!ri:ràt:o

di porto Ferrai. Fra qfta ftor!a,et il fiegio,doue fonò ratti liberati,cil Iago Tra
fimeno,alqua!efonoIcorDoKife,ch’efconodciracqi có Tiche, Lucci,Anguil

le,eT.afche.et allato aUagoci'erugialvnafigùra ignuda,haucdovncane! ma
no,lomofttaà vna Fioréz-ich’èd.’.ii’altra Bàda,chccotrisf c.icàqr:a,c6 vn’.^r

iioata'0;Che l’abbraccia, et g'i E lotto qocftaì la vitacon; -plat.uaia
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vn’altra ftoria,(loue molti Filofofij&Aftrologhi mifuranoil Cielo,enioftri

no di fare la natiuità del Duca;& a canto nella nicchia, che è rincotro a Lia,

c Rachel luafotellafigliuoladi Laban,figuratap ella vita contéplatiua.L’ul

tima ftcriadaqualeanch’ellaèi mezzo adue nicchie, e chiude ilfine di tutta

l’inuenzione,eia morte;! aquale fopravn canai lécco,6c cóla lalcein mano,

hauédofeco lagUarra,Ia pefte,elafàma,corre addoflo ad ogni forte di géte.

In vna nicchia èlo Dio Plutone, & a balTo Gerbere Cane infernale; e nelPal

trae vna figura grande,che refufcita.il di nouilTImo d’vn sepolcro . Dopo le

quali tutte cofc,Tece Chriftofano Copra i frontespizzij delle fìnéftreinginoi:

chiare alcuni ignudi,che tengono Timprefe di fua Ecccllcnza,& lopra la por

tavn’Arme Ducale,Iecuireipallefonofoftenute da certi putti ignudi,che

volando s’intrecciano per aria^ E per vitimo ne i bafomenti da badò, fot

to tutte le ftorie,feceil medeCmo Chriftofano l’imprefadieftoM. Sfor-

za,cio è alcune Aguglie,ò vero Piramidi triagolarj,che poiane fopra trepaU

IcjConvn motto Itorno,chedice INMOBlLlS. Laqualeopafinitafumfini

tamente lodata dafua Eccellenza,e da elio Mefler Sforza, ilquale come genti

liflìmoj&cortefevoleua convn donatiuo d’importanza riftorarela virtù, e

fatica di Chriftofanojmaegli noi loftenne, contentandoli, e baftandoglili

grazia di quel signore,che Tempre l’amò quanto piu non faprei dire. Men-

tre che qft’opa fi tece,ii Vafaci,fi come séprehauea fattop fadietro.ténecoa

elio {eco Chriftofano in cafadelS. Bernardettodc’Medici,àIquaIé,pcioche

vedeua quaco fi dilettaua della pittura, fece eflo Chriftofano in vn canto del

giardino due ftoriedi chiaro fcuro.L’una fu il rapimelo di Proforpina’ e Tal-

ira Verruno,& Pomona Dei dell’agncolcura: e oltre ciò fecein qft’opa Chri

ftofano alcuni ornaméti di termini,eputti tato belli , & vafij, che non lì può

veder meglio.Intato efledofi dato ordine i palazzo di cominciare a dipigne

te,laprima cofa a chefi mife mano,fu vna faladeile ftaze nuoueflaqualeclle

do larga braccia venti,e non hauendo disfogo', fecondo che l’haueua fatta il

Tafto,piu di noue braccia,con beila inuézionc fu alzara tre, ciò èinfino àdo

dici in tutto,dal Vafanfenzamuouereil tetto, cheeralametaàpadiglione.

Ma perchein ciò fare, prima chefipotelTcdipignere andana molto tempo

in rifarei palchi,& altri lauori di quella,e d’altre ftanze, hebbe licenza elio

Vafari d’andare a ftarfiin Arezzo due mefi in fiemecon Chriftofano. Mano

gli venne fatto di potere in detto tempo ripolar(ì;conciofia che non potèmlt

catedinon andare in detto tempoaCortona,doue nella Compagnia del

Gicfu dipihfe la volta,e le facciate in frelco infieme con Chriftofano , chefi

porto molto benejemaffimamente in dodiciSacrificij variati del Teftamen

to vecchio,! quali fecero nelle lunette fra i peducci delle volte. Anzi per me

glio dire fu quali tutta quella opera di mano di Chriftofano,non hauendo-

ui fatto il Vafari,che certi schizzijdifegnato alcune cofelbpra la calcina,c poi

ritoccho tal volta alcuni luoghi, fecondo che bifognaua. Fornita queft’o-

pera che non c fe non grande, lodeuole, e molto ben condotta, per ta molti

varierà delle cofc...he vi fono, fé ne tornarono amendue a Fiorenza del mefe

di Génaio Ta’.o i < : 5
.d jiie mcllo ro.ano a dipignere la faia degTElemenii.rre

tre il V?:aridip‘gncuai quadri dei palco, Chriftofanofecealcucjmpfejche

rilrgaLoi.rvgi delie c.aui pioriito,ncilcqu.v'ifonoteftcdi Capiicoruo>e
Tffllt?-

fe
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Tcftuggìnì con la vela^imprefedi sua Eccellenza . Ma quello : in che fi mo-^

ftrò coftuimaiauigliofojfurono alcuni fettoni di frutte, che fono nella frc«

giatura della tiaue dalle parte di fotte : iquali fono tato belli, che non fi può
veder cofa meglio coIocita,nepiu naturale,eflendo maflìmamente tramezza
tidacerteMafchere, che tengono in bocchale legaturedieflì fettoni, delle

quali non fi pofiono vederne lepiu varie, ne le piu bizzarre . sella qual ma*
nieradilauori fipuo dire che fufle Chriftofàno fuperioreàqualunchc al-

tro n’ha fatto maggiore,e particulate profeflione . Ciò fatto, dipinfe nelle

facciatcjtna coni cartoni del Vafari, doueèilnafcimento di Venere, alcune

figure grandi,&in vn paefemolte figurine piccoIe,chefùronomolto ben

c

5
dotte.Similmente nella faccÌara,doiie gramori piccioli fanciulletti,fàbbrica

no le saette a Cupido, feccitre Ciclopi, che battanoi FuIminiperGioue.,

Etfoprafei portecondufieafrefcofei ouati grandi con ornamenti di chiaro

fcuro,e dentro ftorie di bronzo,che furono belliflìmi. E nella medefima sa-

ia colori vn Mercurio,& vn Plutone fra le fineftre,che fono pardmenti bel-

lilfimt. Lauorandofi poi a canto a quefta sala la camera della Dea Opi, fece

nel palco infrefcols quattro ftagioni,&:oItrealle figure alcuni fettoni, chep
la loro vaneta,e bellezza farono.marauigliofi: conciò fia, che come erano ql

lidelJaprimauerapiénidi mille forti fiori, coli quelli della fiate erano fatti

con vna infinità di frutti,ebiade; quelli deirAutunno,eranod vue,6cpam-
pani,& quei del verno di cipolle, rape,radici,carote,paftinache , efoglie fec

che:fenza,che egli colori aolio nel quadro di mezzo,doue è il Carro d’Opi,

4. Leonijche lo tirano,taco belli,che no fi può far meglio. & invero nel fare

Animali nó haueua paragone.Nella camera poi di Cerere,cheè alato aqfta,

fece in certi angoli alcuni putti,e fettoni belli affatto. E nel quadro del mez-
zo,doue il V afari haueua fattoCerere cercante Proferpina,cÓ vna face di Pi

no acce{a,efòpra vn carro tirato da due Serpenti, conduife moke cofe a fine

Chriffofano di Tua mano,p edere in ql tépo il Vafari amalato -, e hauer lafcia

lo fra l’alcrecofeql quadroimpfetto.Finalmétevencdofiafarevn terrazzo,

cheè dopo la camera di GÌ0UC5& allato a qlla di Opi, fi ordinò di fàtui tutte

le cofe di Giunone.E coli fornito tutto l'ornaméto di ftucchi c5 ncchHli.inra

gli,e vati) cóponiméti di figure,fatti fecodo i cartoni del Vafari .'ordinò effo

V alati che Chriftofàno cÓdufle da fé folo in frefeo qiropa.'difiderado.p'eflèr

cofa,che haueua a vederli daprelTo,edi figure non piu grandi , che vn brac-

cio,che facedequalche cofa di bello in quello, che era fua propria profeffio-

nc.Gondufledunque Chriftofàno in vn ouato della uolta vno spofàlizio

conlunonein aria>e dall’uno dc’lati in vn quadro Hcbe Dea della Giouen-
iu,e nell’altro Iride,laquale moftra in ciclo l’Arco Cclette . Nella medefima
voltafece tre altri quadri,dueper riIcuntro,6cvn’aItro maggiore alla dirit-

tura deli’ouatOjdoue è lo spolalizto,neIqualeè Giunone (opra il carro a fede

re tirato da i Fanoni . In vno degl’altri dacché mettono in mezzo quefto è

la Dea della Potefta,&nell’altro TAbondanzacol Corno della copia a piedi,

sotto fono nelle frccie in due quadri,fopra l’entrare di due porte, due altre

Itorie diGiunone',quando conuerte Io figliuola d’Inacho fiume in Vaccha,

e Califto in Orfa.Ncl fare della quale opera pofo sua Eccellenza grandiifima

afrezzioneà Chriftofàno vergendolo diligente, efollecito oltre modo ala-
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uorarc. perciochenonerala mattina a fatica giorno,che Chriftofànoecacó

parlo m fui lauoro,clelquaìe hauea tanta cura,e tanto gli dilettauaachemoU

te volte non li forniua di ueftite per andar via. E tal volcajanzi spello auuea

ncjchc lì roife per la fretta vn paio di scarpe(lcquali tutte feneua fono il Ict-

tocche non erano c»mpagne,madi due ragioni. Et il pia delle volte haueua

la cappa a ronefciojela caperucda dentro . Onde vna mattinacoraparendo

a buon’hora in full’operajdoueil signor Duca,e la lìgnora Duchella lì ftaua

no guardando, &: apparecchiandoli d’an iarea cacda,men tre le Dame, egli

alni fi metteuano a.ordine,s’auuidero che Chdftofano al Tuo folito haueua

h cappa a rquefcioj&ilcapuccio di dentro. Perche ridendo ambidue, dille

il Duca , Ghrtftofano,che vuol dir qllo portar Tempre la cappa a rouefciofrif

pofe Chnftofrnojsigoorio noi lo,ma voglio vn di t-rouàce voafoggiadi cap

pe,che non habbino ne diritto ne rouefcio , e fiano da ogni banda a vn mo-

do: perche non mi balta l’animo di portarla altrimenti,v.eflendomi,&vfcé-

do di cafala mattina le piu voice al buio,lenza che io ho vn’ occhio in modo

jmpeditOjChe nonne veggio punto.Ma guardi Voltra Eccellenza aquelche

10 dipingo,e non a come io velto. Non rifpolealtro il signor Duca, madiii

apochi giorni giifece fare vna cappa di panno finilllino, e cucite, &rimen-

dare i pezzi in modo,che non fi vedeua nericto, ne rouefcio , & il collare di

capo era lauoraco di pallamani nelmedcfimo modo décro che di luorf eco-

fi il fornimento,che haueua intorno. E quella finita,la mandò per vno stala

fieri a Chriftofano,imponendo,che gliele delle da fuaparte.Hauendodtin

que vna mattina a buon’hora riceuutacofiui la cappa, lenza entrare in altre

cirimonie,prouara che fela fu, dille allo /taffreri:il Duca ha ingegno, digli

chela Ila bene. E perche era Chriftofano della perfona Tua trafeurato, enon

haueua alcuna cofa piu in odio,che hauere a metterfi panni nuoui ò andate

troppo ftringatOjeftretto^ilVafari, che conofceua quell” humore, quando

conofcea,che egli haueua d’alcùua forte di panni bìfogno gheli faceafàre di

nafcolo,epoi vna mattina di buon’hora porglieli in camera, e leuareivec-

chi:& coli era forzato Chriftofano a veftirfi quelli,che vi trouaua.Ma eravn

sollazzo marauiglicfo ftarloa vdire mentre er.a in collera, eli vefttuai pan-

ni nuoui; giiarda,diceua egli,che alTallìnamcnti fon quefti . Non fipuoinq

ftomÓdo viuereafuo modo, può farcii diauolo,che quefti nimicidellecó-

modica fidieno tanti penfieriìVna maitim fra raltre,cflédofi meflovn paio

di calze bianche,Domenico Bencì pittoresche lauoraua anch’ egli in palaz-

zacolVafari,feceranto,che in compagnia d’alrrigiouani menò Chriftolà-

nocon elio feco alla Madonna dell’Impruenra. Ecofi hauédo tutto ilgiot

no caminato,saltato,e fatto buon’terapo,fe ne tornarono la fera dopocena.

OndeChriftofano,cheeraftracchofcn’andò fubitoper dormireincarae-

ra,ma efiendofi melìo a trarfi le calze,fra perche erano nuoue,& eglierasà

dato,non fu mai pofiìbile,che fe ne cauallè fenonyna, perche andato la (era

11 Vafariauederecomeftaua,trouò,ches’eraadormeniato con una gamba

calzata,eraItrafcaIza,onde fece tanto,che tenendogli vn fcruidorelagabaj

e l’altro tirando la calza,purglielatralIero,mcritre,che egli maladiuaipan-

ni,Giorgio,echi trono certe vfanze, che tengono (diceua egli )grhuominv

fchiaui in catena, che piu? Egli gridaua,chc uoleua andarli condio,ep ogni

modo
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àodotornarfeneas. Gtuftino,dcueerala{ciato uiuerearaomodo, c doue
non hiuea tanieferuitu. E t fu vna paffione raccófolario ; piaceuagli il ragio

narpoco,&amaua»chealrciin {auellandofulle breue, in tato che no che al-

tro harcbbe voluto inorai propri) degrhuomini,brcuifsimi,come qlloci’u-

noscfciauojchc haueua M.Sforza,iiquale fi chiamaua M. ò queftijdicea Chri

ftofano fon bcfoomhe non G’ouan Franccfco,e Giouan’An tonio^ che fi pe-

na vn’hora a pronunzia rii. E perche era graziofo di natura , ediceua quelle

cole in queliuo linguaggio Borghefo,harebbc fatto ridere il pianto, si dilet

taua d’andare il di delle felle doue fi vendeuono leggende,e pitture ftampa-

te,e iuififtaua tuttoiigiorn.E fé ne coni petaua alcuna, mentre andana Tal

treguardando.iepiu uoltele lafciama in qualche luogo,doue fi fufie appog-
giato. Non uollc mai,(e non forzato, andare a cauallo ancor che folle nato

ntllafuapatrianobi!mente,éfofle aliai riccho. finalmente eflendo morto
Borgognone fuo frate1lo,e dpuendo egli andare al Borgo,il V afari clicbaue

uà rilcofio molti danari delie fueprouifioni,e ferbatigli.glidifie.io ho tantr

danari di voftro,et>enechegli portiate con efio voi,per fcruiruenc ne’voftri

bifogni . nfpole ChriHofano io non vo danari
,
pigliategli per voi , che a me

baftahaiiergraziadiftaruiappreiro,edi viuerc, emorirecon elTo uoi. Io no
ufo, replicò ilV alari,feruirroi delle fatiche d altrijfe non gli volete, gli mans
dero aCuido voftro padre, Cotefto non fate uoidifls Chri ftofano, pcioche

gli manderebbe malejCome è il folito fuo. In ultimo haucndogii prefi fen’a-

dòal Borgo indifpofto,&ccn mala con tenreza d’animo, doue giunto il do
lore della notte del fratelIo,i]quale amaua iofinitamen te,& vna crudele feo

laturadirarocjin pochi giornijhauutiruttiifacramenti della chiefa, fi mo-
ri: hauendo dilpenfato a foci di cafà,& a molti poueri que danarijChe hauc

ua portato, affermando poco anzi la rnorre,che ella per altro nongli dolcua

fenó perche lafciaua il Vafariin troppo grandi impaccile fatiche,quanti era

noquclliacbe haueua mello mano nei palazzo delDuca.Non molto dopo
hauendosuaEccellenzaintelaiamortedi Chriftofano,& certocódifpiace

te,fecefarw)ÌQmarmolateftadi iui,& con rinfrafccitto Epitafiìola mando
da Fiorcn^al Borgo doue fo polla in fan Francelco.
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'Ulta di Iacopo daTuntorma Tittore Jiorentìno.

L’an tjchijò vero maggiori <ii Bartolom eo di laeopo di Martino

padre di Iacopo da punformo delquale al prefen tc fcriuiamo

la vita>hebbono,fecondo chealcuni affermano, origine dal*

l’AnciiajCaftelIodelValdarnodifopraj'aflaifamofo perhaue

redi li tratta fimilmente la prima origine gl’antichi di Meflff

Francefco Petrarcha . Ma òdi li ò d’altronde,chefuflero ftati i fuoi maggi®

ri Bartolomeo fopradetto,iI<juaIefu Fiorenrino,e lècondo che mi viendct*

to della famiglia de’ Camcd, fi dice che fu difcepolo di Domenico de! Gbitj

landaiojcchehauendo rooltecofclauoratoin Valdarno,comepittore,lc®’

do quc’tcmpi ragfoneuole.condottofi finalmente a Empoli a fere alcuni h'

»>ri,eq«i«j, e ne’Iuoghi vicini dimorando, prefemoglie in Puntormo vn>
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faoUovirtuofà,e<lab€nfancmUa,chiamata AIeffandra,figIiuoIa (liPasqaa

IcdiZanobijcdimona Brigida fua donna . Di quefto Bartolomeo adu

que nacque l'anno 1495. Iacopo .Ma eflendogli morto il padre l’anno 1499*

la madre! ano 1504. Se l’auolo Tanno 1500. Se egli rimafo al gouerno dimo
na Brigida Tua auola , laquale lo tenne parecchi anniin Puntorn30 ,egU

fcceinlègnareleggere,eicriuere,& i primi principij della grammatica lati-

na; fu finalmente dalla medefima condotto di tredici anni in Firenze, c mef
fo nc’Pupilli,accio da quel Magifl:rato,{ècondo che fi coftuma, fuflcro le Tue

pochefàculta cuftodite,e con{eruatej& lui pollo che hebbein caia d’un Bar

ciftacalzolaiojvn poco filo parentcifi torno mona Brigida aPuntormo,6c
menòfecovnaforella di efloIacopo.Ma indi ano molto ellédoacoeflà mo
na Brigida morta,fu forzato Iacopo a ritirarli la detta forellal Fioréza,e mec
tetlaincalàd’vnluoparentechiamato Nicolaio,ilquale llaua nella via de*

Semi . Ma anche quella fanciulla fcguitandogTaltri fuoi, aitanti fulle mari

tata fi mori Tanno 1511 . Maper tornare a Iacopo,non era anche fiato molti

inefiinFiorenza,quandofiimeirodaBernardo Vettoria Ilare conLionar-

do da Vincijepoco dopo con Mariotto Albertinellbcon Piero di Cofimo,e
finalmente Tanno ijiz.con Andrea del Sarto: cól quale fimilmen tenon ftec

te mol tojperciochefatti che hebbe Iacopo i cartoni delTArchetco de Serui

,

delqualefiparleradirotto,non paruechemai dopolovedefle Andrea ben
volentierbqualunchedi ciofifuliela cagione. La prima opera dunque,che
facelle Iacopo in detto tempo,fu vna Nunziata piccoletta per vn fuo amico
sano; maellendo morto il sarto ptima,chc fullefinica l’opera fi rimafci ma
nodi lacopojche allora ftaua con Mariotto; ilquale n’haueua vanagloria ,

e

la raoftrauaper cofa rara a chiunche gli capitauaa bottega. Onde venendo
di quc’giornia Firéze Raffaello da Vrbino,vide l'opera,& il giouinetto,che

ThaueafattajConinfinitamarauiglia,profetandodilacopo queIIo,chepoili

è veduto tiufcire. Non molto dopo efiendo Mariotto partito di Firenze,ec

andacoa lauorarea Viterbo la tauola,che fra Bartolomeo vihaueuacomin-
data,Iacopo ilqualeera giouane,maltnconico,e foletario, rìniafo fenza mas
ftro,andòda perfeaftare con Andrea del Sarto, quando apunto egliha-

uea fornito nel cortile de’Serui le ftoriedi san Filippo , lequalc piaceuano in

finitamente a lacopojfi come tittteTaitrecofejela maniera, edifegno d’An-

drea. Datoli dunquelacopoafarognioperad’iramicailo,. non pafsòmol-

to che fi videhauer ferro acquifio marauigiiofo nei difegnare. Se nei colori-

re. In tanto che alla prarica panie,che fulfe fiato molti anniail’arte.Hora

hauendo Andreadi que’giorni finita vna tauola d’una Nunziata,per la chic

là defraudi san Gallo hoggirouinata,comefièdetto nella fua vita,egìi die-

deàfare la predella di quella rauolaaolioalacopo ilqualevifece vn Chri-
fto morto con due Angioletti,chegIifannoIumcconduetcrce,elo piango
no:edallebandein due rondi, due profeti , i quali furono coli praticamen te

lauoratijchcnon paionofattidagiouinetto, mada vn pratico maeftro.Ma
puoancho efiere come dice il Bronzino ricordarfi hauereudito da elTo laco

popuntormojchein quefta predella lauoraficanchoil Rollò. Mali cornea

fare quella predella fu Andrea da Iacopo aiutato,colìfu fimilmente in forni

rcmolti quadri,ficc'pcrecheconcinuamence feccua Andrea. In quel metro
i.' v) o 1
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effendo facto fommo Pontefice il Cardinale Gioi>ani de’Medici,eclit4

maro Leone dccimo,fi faccuano per tutta Fiorenza clagi’amici,e diaotidiql

la cafa molte armi del Fonreficc,inpiecie,in marmi,in tele ,
&in frefeo. per

che volendo i frati deSemi fare alcun fegno della dmozionc, e feruitu loro

,

verfo la detta cala, & Pontefice j fecero &re di pietra l’arme di eflo Leone , c

porla in mezzo all’arco del primo portico della Nunziata,che è in folla piaz

za . E poco appreflo diedero ordine,che ella fiiifc da Andrea di CoGinò pit-

tore mefia d’oro, e adornata digrotte(che,delleqaalicra egli maeftro eccelle

te,edeil’imprefe di càfa Medici; Se oltre ciò mefla in mezzo da una Fede,eda

vna Charicà, Ma conoscendo Andrea,di Cofimo che da fe non poteuacoa

durre tante cofe
,
pensò di darea fatele due figure ad altri : & cofi chiamato

Iacopo,che allora non haueua piu.chedicianoueanni,gIidiedcafareIedct

re duefigure,ancpr ehcdurafieno'n piccokfacica adifporlo a volere fare, co’

me quel!o,che efiendo giouinetto , non voleua per la prima metrerG a G gra

rificho,neIauorare in luogo di tataimportanza jpurefattofilacopoanimo

ancor che non fufie cofi pratico a lauorarc in frefcojcome a olio, tolfcafcre

Jedectedue figure. E ritirato (perche ftaua ancora con Andrea del Sarto) a

fare i cartoni in santo Antonio alla portaa Faenza,doue egli ftaua.gH códuf-

fe in poco tépo a fine . E ciò fatto meno vn giorno Andrea del Sarto fuò mas

iboauedcrli .-Ilquale Andrea uedutiglieó infinita mara.ùiglja,eftiiporcgli

lodo infinitamente; ma poi comefièdetto>chefencfufièòi’inaidiaòaltia

cagione,non vide mai piu Iacopo con buon vifo. Anzi andando alcuna voi

talacopo a bottega di lui ò non gl’era aperto,ò era uccellato da i garzoni, di

maniera,che egli fi ritirò afFattp>& cominciò afare fotti Uffimefpefe, perche

crapouerino,efl:udiare con grandiilìraaailiduità. Finito dunque,che heb-

be Andrea di Cofimo di metterd’oro l’arme, e rutta la gronda, fi mifsiaco*

po da fe fòlo a finire il cello , e trafportaco dal difiod'acquiftare nome^dsl-

la voglia del fare,edeìia natura,che l’hauea dotato d’unagt22ia,efer:ilitàd1

gegno gran difiirao,condufieqilauoro con prefiezza incredibiica tata per-

fczzione, quanta piu non harebbe potuto fare vn ben vecchio,epratico mae

Uro eccelìentejperciie crefciutogli per quella sperienza l’animo
,
péfatidodi

poter fare molto miglior’opcra,haueua fatto penfiero,fenza dirlo altrimen-

ti a niuno,di gettar in terra quel Uuoro, e rifarlo di nuouofecondounlaltto

fuodifegnojchc egli haueua in faotafia. Ma in quello mentre hauendo-ifra

ti veduta Topcra finita,e che Iacopo non atidauapiu al lauoro , trouato An*

dicalo ftimolarono tanto,che fi rifoluèdifcoprirla.Onde cercato di Iacopo

per domandare fe uoleua fami altro,e non io trouando, perciocheftaua rin

chiufbin torno al nuouo diiègno,enon rifpondeuaa niunoifeceleuarelata

rata,& il pali:o,e feoprire l’opera . e la Sera medefima , eflendo ufirico Iacopo

di cafa per andare a iSeruijC come fufie notte mandar giu illauoro>cheha-

reua latto,e mettere in operai! nuouo difegno,trouò Icuato i ponti, efeop*

IO ogni cofa con infiniti popoli attorno cheguardauano.perche tutto incoi

lora,cronatoA ndrea,fi dolfe che fenza lui hauefie icopcr to,aggiugnendo^l

lo,chehaaea in animo di fare. Acuì A ndrea ridendo rifpofe, tu hai il torta

& dolerti, percioche i! lauoro che tu hai fatto Ila tanto bene, che fe tu l’haad

ù •» r'fàre ten^’o ^erfe’'Jìit>'Chenon potrellifar meglioie perche non ti man
' ^ ^

chef*
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Acracialaaórare,{erbacotefti difcgniad altre occafioni

.

Queft’ opera fii ta

le,comcfi7eclc»e<di cacabeliezza,fi perla maniera nuoua,e li per la dolcezza

delle tcftcchefonojin quelle due fcmine,e per la bellezza de’putii viui,e gra

zit:iiì,ch’ellafìi!a piu bell’opera in frefeo,che infine allora iufic fiata veduta

già mai . Perche oltre a i piuci della Charicà,ve ne fono due altri in aria,iqua

li tengono all’arme del Papa vn panno, tanto begli chenó fi può far meglio ;

fiinza che tuttelefigurehannorilieuograndillìmo, e fon fatte per colorito »

cper ogni altra cola tali,chc non fi poflono lodare a baftàza . E Michelagno
10 Buonarruotijveggendo vn giorno queft’opera,6c confidcrandoj^hel’ha

uea fatta vn giouancd’anniip. diire,queftog!ouanelaraanco tale per quan
to fi vede>che le viue,e feguita porrà quell’arce in Cielo. Quefto gtido,c que
ftafamafenrcndogl’huominidiPuntormOjmandaCQ per lacopogli fecero

fare dentro nel Caftcliofopravna porca,pofia il 'rulla firada maeftra, vn’ar-

me di Papa Leone,con due putti, bellifiìma; come che dall’acqua fia già fiata

poco meno,che gualla . Il carnoualedel medefimoanno, eficndo tutta Fio*

renza in fcfia,&:in al!cgrezza,per la creazionedcl detto Leene decimo ,furo

no ordinate molte fefie,e fra i’altreduebeliiflìmc, e digrandillima fpefada

duecompagniedisignorijegécilhuominidelIacictà.D’unadclIequali» che

era chiamata il Diaman te,era capo il signor Giuliano de’ Medici fratello del

Papa,ilqualerhaueua intitolata cofi,perefiere fiato il Diamante imprefadi

Lorenzo il vecchio fuo padreredeìi’aicra, che haueua per nome, c per infe-

gna il Broncone, era capo i! signor Lorenzo figliuolo di Piero de’Medici. il-

qualc dico haueua per imprefa vn broncone,cio è vn tronco di lauro Icccho

cherinuerdiualefoglifjqfii pmoftrarecherinfrcfcaùa, erifurgeuail nome
deli’auoio . Dalla compagniadunque del Diamantefu dato cacico a m. An-
drea Dazzijche allora leggeua ieireregrechc,elatjne nello ftudio di Fioren-

za>dipcnfarea!lmuenzioned’un trionfo. Onde egli ne ordinò vnofiraile

aquelU,chefaceuano i Romani crÌonfando,di tre carri beliiSu-nijelauoraci

di legname dipinti con bello,ericchoarrificio. Ne! primo eia la puerizia co

vn’ordinébeliilììmodifanciulJi.Neh''ecÒdoeralaViri]itàcómolceperfone,

chenell’età loro virile haueuano fatto gra cofe. E nel terzo era la Senectu co

molti chiari huomin!,che nella loro uecchiezza haueuano gra cefeopato . i

quali tutti pfonaggi erano ricchiifimamentc adobatiiin tanto,che nó fipen

faua poterli far meglio. Gl’archi tetti di qfti carri furono Raft! delleViuuole,

11 Carota in tagliatore, Andrea diCofimopictore,& Andrea del Sarto. E ql
li che fecionOj&ordinarono gl habiri delle figure,furoRofer Piero da Vin®
ci padre di Lionardo,e Bernardino diCiordauo beliiifimi ingegni. Et alaco

po Puntormofolo locchò a dìpignerc tutti e tre i carri . Nei quali fecein di-

uerfe ftorie di chiaro (curo molte tvansformarioni degli Dij in varie forme j

Jequalihoggi fono I mano di Pietro Paulo Galeotti orefice ec. portanaferi:-

to il primo carro! note chiadfi.ErimuSjilfecódo Sumus,5cil terzo Fuimus,

ciò èSaremo,siamo,Fummo. La cazone cominciaua,volano gl ani e t c.Haué

doqfii triófi veduto il S. Lorézo,ca po della cópagnia dclBroncone,edifide

ràdo,che fiulerofjpati,dato del tutto carico alacopo Nardi gèni nuomo no

biie,c liceratiffi. alquale,p q!!o,che fu poi, e molto obligaca la fila patria Fio-

iéz2,elIo Iacopo ordinò lei triófi.per radoppiareqlli fiati fatti .Uì Dumaie.
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Il primOjdcatoda vn par di Buoi veftitid’hei‘ba,rapprerentaua l’età diSarut

no,cdi lanOjchiamatadeiroroj&haueuaindma del carro Saturno, eoo la

f4lce,& lano con le due tefte,e con la chiane del Tempio della Pace in mano

& lòtto ì piedi legato il fLUore,con infinite cole attorno, pertincntia Satur-

no fatte belliffime,e di diuerfi colori dall’ingegno del Puntormo . Accora-

pagnauano quello Trionfo fei coppie di Paftotiignudi, ricoperti in alcune

parti con pelle di Martore,e Zibellini,con stiualeiti aU’antica di varie forte,

e con i loro Zaini,6c Ghirlande in capo di molte forti frondi . I caualli fopra

i quali erano quelli paflori erano fcnzafe]le,ma coperti di pelle di Leoni, di

Tigri,edi Lupi Ceruierirle zampe de’quali,melle d’oro pendenanodagiilati

con bella grazia.Gl’ornamenti delle gtoppe,e ftaffieri erano di corde d’oro;

le ftaffe tefte di Montoni,di cane,e d’altri fimili animali ; Se i freni, credine

fatti di diuerfe verzure,e di corde d’argento . Haueua ciafeun Paftore quat-

tro ftaffieri in habiro di paftorclli,vefti ti piu femplicemente d’altre pelli, &
con torce fatte aguifadi Bronconi secchi.e di rami di Pino,chcfaceuanobel

lilTìmo vedere . Sopra il fecondo carro tirato da due paia di Buoi vefticidi

drappo dcchiflimojcon ghirlande in capo,&: con paternoftri groffi, chelo-

ro pendeuano dalle dorate corna,eraNoma Pompilio feconde Rede’Rotna

ni con i libri della Religione,e con tutti gl’crdinisacerdotalijccofeappartc

nenti a sacrificij: percioche egli fu apprefio i Romani au core , e primo ordi-

na tote della Relligione,cde’facrifizij . Eraquefto carro accompagnato da

fei sacerdoti fopra belliffime Mule,coperti il capo con manti di tela ricamati

d’oro,e d’argento a foglie d’Ellera maeftreuolmente lauorati. In doflohaue

nano vcftì sacerdotali all’antica,con balzane.efregt d’oro attorno ricchillì-

mi,& in mano, chi vn Thuribolo,6c chi vn vafo d’oro , & chi altra cofalomi

gliante. Alle ftaffe haueuano miniftri a vfo di Ieuiti,e le torcie,che quelli ha

ueuano in mano erano a vfo di candellieri antichi,e fatti con bello artifizio.

Il tei-zo carro rapprefentauail confolato di Tito Manlio rorquato,ilqualefu

confolo dopo il fine della prima guerra Cartaginefe,egouerno di manieta,

che al tempo fuo fiorirono in Roma tutte le virtù,e prosperità. Il detto car-

ro fopra il quale era elio Tito con molti ornamenti fatti dal puntormo» era

citato da otto belliffimi caualli,& innanzigl’andauano fei coppie di senato-

ri togati,fopra caualli coperti di teletta d’oro>accompagnati ,da gran nume-

ro di ftaffieri rapprefentanti Littori,con fafcijfecuri ,& altre cole pertinenti

al minifterio della luftizia . Il quarto carro tirato da quattro Bufali, acconci

a guifà d’Elefanti rapprefentaua GiulioCcfarc trionfante per la vittoriahau

uta di Cleopatra,fopra il carro tutto dipinto dal puntormo de i fatti di quel

lo piu famofi , Ilquale carro accompagnauano fei coppie d’huomini d’arme

vediti di !ucentiffimearmi,e ricche, tutte fregiate d’oro,con le lance infilila

cofcia. E le torce,che portauano li ftaffieri mezzi armati,haueuano forma di

Trofei in vari; modi accomodati . II quinto carro tirato da caualli Alati,che

haueuano forma di Grifi) haueua fopraCefare Augufto dominatore del

l’vniuerfòjaccompagnato da fei coppie di Poeti a cauallo, tutti coronati, fi co

me anche Cefare,di Lauro, e vediti in vari) habiti,fecodo le loro prouinde.

E quelli,percioche furono i poeti fempre molto fauori ti da Celare Augufto

iiqualeeiìi pofero con le loro opere in cielo. Et accio fullero conofcinn.ha

iicua
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UWadafoiii di loro vna fcritca a traueriò a u{o di banda, nella quale eranoi

loro nomi. Sopra il iefto carro tirato da quattro paia di Giouenchi veftici tic

cbameotc,era Traiano Imperatore giuftillìmo» dinanzi alquale , fedente Ib-

pra il carro molto bene dipinto dal Puntormo,andauano fopra belli, e ben
guerniticaualli , Tei coppie di Dottori legifti con toghe infino a i piedi,&có
raozzettedi vai,fecondo che anticamente coftumauano i dottondi veftire.

iftaffierichepottauanoletorceingra’numero,eranoscriuani,copifti,e no-
tai con libri,e fcritture in mano . Dopo quelli fei vcniua il carro ò vero Trio

fo dcll’Età,efecol d’oro,fatto con bellii3lmo,e ricchifilmo artifizio, con mol
te figure di rilieuo fatte da Baccio BandineU{,e con bellifiìme pitturedi ma-
no del puntormo . fra le quali di rilieuo furono molto lodate le quattro Vir
tu Cardinali. Nel mezzo del carro furgeua vna gran palla in forma d’Apo-
mondojfopra la quale ftaua prollrato bocconi vn’ huomo come morto , ar-

mato d’arme tutte ruginofe. llqualehauendo le schiene aperte,e fede, della

fellura vlciua vn fanciullo tutto nudo , e dorato, ilqualerapprelèntaua l’era

dell’oro rèfutgente,& la fine di quella delle ferro,deIla quale egli vfcina,e ri

nafceua perla ere-azione di quel Pontefice. E c quello medefimo fignificaua

il Bronconefeccho,rimettete le nuoue foglie . come che alcuni dicellero che

la cola del Bronconealludeuaa Lorenzo de’Medici, che fu Duca d’Vrbino

.

Non taccrò.che il putto dorato,i!qualeeraragazzo d’un fornaio
,
per lo dila

giOjche pati,per guadagnare dicci lcudi,poco appreffo fi mori. La canzone,

che fi cantaua da quella mafeherata, fecondo che fi colluma fu coropofizio»

ne del detto Iacopo Nardi* e la prima fianza diceua coli

.

Coluichedo-leleggÌAllanÀturd,

'Etiudnjjìatiyefecolidifpone,

D’ogm bene è cagione :

Et il méjtpiAntopermettetémondo dura:

Onde peftafigura t

Contemplandofi uede*

Come con certo piede

Vunfecol dopo rétroémondo uìene

E muta il bene in male, er ilmée inbene.

Riportò deH’opcre che fece in quella fella il Pun tormo,oltre Tu file, tan-

ta lode,ché forfè pochi giouani della lua età n’hebbero mai altre tan ca in ql-

la città; onde venendo p>oielIb Papa Leone a Fiorenza,fu negl’apparati,che

fifeccro molto adoperato; perciocheaccompagnatoficon Baccioda Mon-
te Lupo scultore d’età,ilquale fece vn’arco di legnameltella della via del Pa-

lagiodalle scalee di Badia,lo dipinfe tutto di bclliJlime llone : leqiiali poi p
la poca diligenza di chi n’hebbc cura,andarono male, solo ne rimafe vna nel

la qual Palladeaccordavnollrumento infoila lira d’ApolIo,con bellilfima

grazia. Dalla quale ftoria fi può giudicare di quanta bonra,e perfezzione fuf

fero!’altreopere,efigure. Hauendo nel medefimo apparare hauuco cura

RidolfoGhirlandaio dì acconciare.& d’abbellirela fa!a del rapa,che ècon-

giiwtaal coQuento di santa iVlaria Noueila,ed è anticaxefidenza de’ Pon refi
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ci inquclU città; ftretiodAl tempo, fu forzato a feruiEfiin alcunecofe deirai

trui opcta . Perche hauendo l’altre ftanze tutte adornate jdiedc cura alaco-

po Funtormo di fare nella cappel!a,douc haueua ogni mattina a udir mcIU

fua santità,alcune pitture in trefco. La onde mettendo mano Iacopo all’ope

ravi fece vn Dio Padre con moltiputti,&:vnaVeronica,cbc:nel Sudario ha

ucua Teffigie di GiefuChrifto .laquale opera da Iacopo fatta in tanta ftret«

tczza di tempo, gli fu molto lodata . Dipinfe poi dietro all'arciuefcouadodi

Fiorenza nella Chiefa di san Ruffelloin vna cappellam frefco la NoftcaDÓ

«a col figliuolo in braccio in mezzo a san Michelagnolo, elanta Lucia, &

due altri fanti inginocchioni . E nel mezzo tondo dalla cappella un DioPa-

dre con alcuni Serafini intorno .Ed'endogli poi fccondo^che haueua molto

difidcraio, flato allogato da maeftro lacopo frate de'Setui, adipignere voa

parte delcortilede’Serui,per efierne andato Andrea del Sarto in Francia,

e

lafciato l’operediquel cortileimpcrfctta,fi mifecómolco ftudioafareicat

toni. Ma percioche era male agiato di roba>egli bilognaua,mentTe lludiaua

per acquiflarfi honore,h 2uer’ da viuere,fece fòpra ia porta dello spedaledel

le donne,dietco la Chiefa dello spedai de preci, fra la piazza di san Marco
, e

via di san Gallo,dirimpetto apunto al muro delle fuore di santa Chaterina

da Siena-,due figure di chiaro fcuro belliffime,cioèChrifloin forma di pel*

legrino,che afpecta alcune donnehospitijper alloggiarle. Laqualeoperafa

meritamente molto in que cempi,& è ancora hoggi dagrhuoniini intende

ti lodata. in quello medcfimo tempo dipìnfc alcuni quadri, e floriecieaolio

per i maellri di Zecch3,nel carro della monera,cbc ua ogni anno per $. Gio*.

uanni a procellione . l’opera del qual carro fu di mano di Marco del TafTo,

Et in fui poggio di Fiefe.Iefoprala porta della comp.ignia della Cecilia vna

santa Cecilia colorita in frefco con alcune refe in manOjtanto belle jctanto

benein quel luogo accomodata,che per quanto eil e, èdelle buone opere,

chelìpoilano vedere in frefco
-
Quelle opere hauendo veduto il ga detto

maeftro lacopo frate de’Setui.&accefb maggiormente nel fuo difideriopé

so di fargli finirea ogni modo l’opera de! detto cortile de’Serui
,
penfando,

che a concorrenza degl’alcn maellri,che vi haueuanoIaooraiOjdouelTefire

in quello,che reftaua a dipignerfi qualche cofà ftrsordinariamente bella, la-

copo dunque mellouimanojfecenó meno per difiderio di gioria,ed’hono-

re,che di guadagno la ftoria della Vifitazione delia Madonna con maniera

un poco piu acjofi,e deliache infino allora non era flato Ilio fblito,Iaqua[

cofa accrebbe oltre all’aitre infinite bellezze , bontà all’opera infinitameci-’

te* percioche le donne j putti, igionani, e i vecchi fono fatti in frefco tanto

morbidamence,ccon tan ta vnionedi colorito,che è cola marau gliofa, on-

dele carni d’un putto che fiede io fu certe scalec>anzi pur quelle inficmeiné

tedi tutte l’altrehgurcjfon tali, che non fi potlono in frefco far meglio, os

con piu dolcezza. Perche queft’opera,apprelIo raitre,\.he lacopo haueafet-

lOjdicde certezza agl’artefici della fua perfczzione,pàragonandolcc6 quel-

le d’AndreadclSartOjedel Francia Bigio. Diede lacopo finita quell’ opera

l’anno n’hcbbcper pagamento scudi Tedici, c non pìu-Eirendoglipoi

allogata da Franceico Facci,le ben mi ricorda, la tauolad’una cappella, che

egli hauca fatto fare in san^Michele Bisdominideiia via de’ Semi , conduUe

lacopo
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jacopoqll opera con tantabellamaniera,&convn colorito fi viuo die pai*

quafnmpoilibileaciedotlo. In quella lauola laNoltra Dóna,cheficde,por

geil putto Giefuasan Giufcppo: ilqualeha vna iella, che ride con tanravi-

tsacitajeprontezzajcheèvnoftupore-EbellilTìmo lìmilmentcvn putto fat-

to per san Giouanni Battifta,e due altri fanciulli nud),chc tengono vn padi

glioDC. Vi lì vede ancora vn san Giouanni Euangelifta, belli liimo vecchio*

& vn san Fracefco inginocchioni,cheè viuo
,
peroche intrecciate le dita del

lemaniTuna con ralira,e ftando inten tillìmo a con templare con gt’occhi , e

con lamentefiffijla Vergine,6cil figliuolo par chespiri. Neèmen belloils.

Iacopo,ch’eacanto agli altri fi vede. Onde nonèmarauiglia le quella è la

piu bella tauola,che mai taccile quello racilsimo pittore . Io credcua che do
po quell’opera,cnon prima hauelle facto il mcdeÌimo,a Bartolomeo Lanfre

dinilungarnofrail ponte santa Trinità e la Carraia, dentro a vn’ andito fo*

pravnaporiaduebel!jlfimi,egratiofiirimi putti in frefcojchelollcgono vn

arme: Ma poi cheil Eronzino,ilquale fi può cr€dere,che di quelle cofe fap-

piail uero,afFerma chefir cono delle prime cofe,che Iacopo facefie; fi dee ere

dere che coli Ila indubitatamente,e lodarne molto maggiormcreil Pan tor-

me,poi che fon ranto belli,che nó fi poliono paragonare,e furono delle pri-

me cofejchefeceire. Maseguitando l’ordine della lloria,dopo le dette fece

Iacopo agl’huomiai di Pun termo vna tauola, che tu polla in sant’AgnoIo,

IwrChiefa princlpa!e,alla capella della Madonna} nella quale fono vn s.Mi

clielagnolo,& vnsan Giouanni Euangelilla. in quello tempo l’uno di due
giouani che ftauano con iacopo,cio è Giouanmaria Pich t dal Borgo à san fc

polcro.che fi portaua aliai bene,Scilquale fu poi fiate de’Serui,c nel Borgo,

& nella Pieue a santo Stefano fece alcuneoperetdipinfcjllando dico ancora

coniacopo.permadarloa! Borgo,invn quadro gradevn sà Quintino igmi
<lo,emartirizaco,raaperchedi(ideraaa lacopo,come amoreuole di quel Tuo

difcepolo,che egli acquillalIehonore,e lode, Il mifea titoc>arlo, ccolì nòia

pendone leu arelemani,& ritoccando hoggi la tcfta,domani le braccia, l’ai-

rro il torfojil ricoccaméco fu calejchefi puoquafidire,chc fia tutto di lua ma
no.OndenonèmarauigliafeèbcjliiruTio quello quadro,cheèhoggiat Boc

go nella Chiefade’fratiofieruanti di san Francefeo. L’altro deiducGiouan
ni,ilqualefu Giouan’Antonio Lappoli Aretino di cui fi è in altro luogo fa-

udIaio,hauendo come vano ritratto fe Hello nello specchio, mentre anch’e

gliacorafi llauacoiacopo.parédo al raaellrojcheql ritratto poco fomighas

le,vi mifemanOjelo ritcafieegìi Hello tanto bene,che par viuifiìmo. ilquale

ritratcoèhoggiin Arezzo incafagl’heredidi detto Giouan’Antonio. il Pu
torme limiimente ritraile in uno Hello quadro due Tuoi amiciilìmi l’uno fu

ilgenerodiBecuccio Bichieraio,&vn’al:ro,delqaale parimente non lo il no
me. balla chei ritratti fon di mano del Puntormo. Dopo fece a Bartolomeo
Ginori,per<{opolamortedi lui,unafiizadidrapelloni,fecondo,che vfanoi

Fiorentini,& in tutti, dalla parte difopra fece vna NoHra Donna col figlino

lo,Dcl tafiéiabianco,edi lotto nella balzana di colori co lece fanne di quella

fcmiglia fecondo che via. Nel mezzo delia ftlz3,che è di ventiquattro drapeì

loni>ncfece due,tutn di taffettà bianco fenza balzana.ne i quali fecediie san

Barcolotcf i alci due braccia l’uno, caqualc grandezza di cucci quelli drappel
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lon j,e quali nuoua maniera, fece parere mcfchini, e poueri tutti gl’altri (lati

fatti iniìno allorajefu cagione, che lì cominciarono a fare della grandeaza,

xhe lì fanno hoggi.leggiadra molto, e di maco fpefa d’oro. In teda all’orto,

c

vigna de’fratitìis.GallojfuordellaportajchefichiamadaldettofantOjfece

in unacappella,che era aditittura dell entr2 ta,ne! mezzo, vn Chriftemor-

te,vna Noflra Donna,che pi3gneua,e duo putti in ariatvno de’quali teneua

il calice delia paflione in mano,e l’altro foftcneua la teda del Chrifto cadea

te. Dalle bande erano da vn lato san Giouanni Euangelifla Jachrimofo,&

con lebracciaaperteiedaU’altrosanto Agoftinoin habitoEpifcopaiejilqua

le apoggiatoficon laman mancaalpa(loralc,fiftauainatto veramenreme-

ftojccontéplantela morte del Salùatore. Feccanco aMelIer Spinafamilia

redi Giouanni Saluiatijin vn Tuo cortile,dirimpeito alla porrà principaledi

cala Tarme di elTo Giouanni ftato fatto di que’giorni Cardinale da Papa Leo

nejcoì cappello rodo lopra,&eó due putti ritti, cheper cofa infrefeo fono

bellillìmi,e molto ftimati da Mcder Filippo Spina,per eder di manodel puh

tormo - Lauorò ancho Iacopo neirornamen to di iegname,che già tu magni

ficamen te fatto,come fi è detto al tra uolta, in alcun e danze di Piei fraticefco

Borghenni,a concorrenza d’altri maeftri ; et iroparriculare ni dipinfe di Tua

mano in due cadoni alcune doxie dc’fatci di loledb-in figure piccole, ucraraé

te bclhdìmc . Ma chi vuol veder quanto egli faceite di meglio nella faa vita,

per confiderareTingegno,e la vitto di Iacopo nella uiuacita delle cede, nel

corapartimentodeilefigui'e,nellavarietadell‘attitudini,enella bellezza del

Tinuenzione,guardi in queda camera del Borgherini,gencil’huomo di' Pire

ze alTcntrare della porta nel canto a man manca vn’hidoria adai grade pur

di figure piccolej neliaquale è quando lofcfin Egitto quafi Re, e principe,

riceue lacob fuo padre , con tutti i Tuoi fratelli , efigliuoli di edo laccb, con

amoreu olezze incredibili .Fralequali figure rirraflea piedi della fioriaa fe-

dere fòpra certe fcale,Bi'ozino allora fanciullo, e fuo dilcepolo con vnafpor

ta cheèunafigura viua,ebcliaaraarauiglia.E fequeda doriafude nella fua

grandezza(comeè piccola) òin tauola grande ò in muro,io ardirei di dire,

eh e nó fudc-poilibilc uedere altra pittura,fàtra có r5ragratia,pfezzione,e bó

ta, con quanta fu queda condotta da Iacopo. Onde meriramenteèftimata

da tutti gTartefici la piu bella pittura,che il Pun tormo facedè mai. Ncèma*
raaiglia che il Borgherino Iatenede,quantofaceuainpreg’o,nechefufleri

cerco da g rand’huominidi uenderla.per donarla a grandi filmi fignori,épfi

api . Per Tafiedio di Firenze,efiendofi Pierfianccfco ritirato a Lucca,Gioua

batrida-dclla Palla,ilquale difideraua con altre cofe, che conduceuain Fran

eia d’h aucr gTornamenti di queda camera,e che fi prefenraflero al Re Fran

cefeo a nome della Signoria,hebbe tanto fauori, e tato Teppe fare,e dire,che

il Gon f.rlonieri,5<: i.signori diedero commeiTicne fi toghefie-e fi pagalTeaila

moglie di Picrfrancelco. perche andando con Giouambartida alcuni adef-

fequire in ciò lavolonu de’signoti,ariuati acafadi Picrfrancefcdla moglie

diluiche crain C2fa,dideaGiouambatndaia maggior villania, che mai

fuire detto ad aitrohuomo . Adunque di&’ellavuoicdereardito tuG;0

uambattida,vililìimo rigattiere,mercatàtuzzodi quattro danari, di feonfie*

care gTornamenti delle camere dcgétiThuomini,e queda città delle fiiepiu

ricche
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ticche,& honoreuoli cofe fpogliare,conie tu hai fatto,e fai tutta vìa,per ab"
bcllirne le contrade fèraniere,& i nimici nuftri i Iodi te non mi marauiglio

huomo p!ebeo,e nimico della tua patria,ma de i Magiftrati di qfta città ,
che

ti comportano quertefceleiicà abomineuoli .Queftoletto,che cu uai cerca-

do,perlotuo particolare in terefle,& ingordigia di danari; come che tu ua-

diail tuo maranimo con finta pietà ricoprendojè il ietto delle mie nozze,per

honordeliequali Salui mio fuocero fece tutto qfto magnifico eregio appa
latOjilquale IO riucrifco per memoria diluire per amore di mio maritoj&ii
qualeio intendo col proprio fanguejC colia ftefla vita difèndere. Efci di que
fta cafa,co quelli tuoi malnadieri,Giouambattifta,evadiachi qua ti ha ma
dato comandado che quelle cole lì liemno da i luoghi Ioro,che io Ibn quel-

la,che di quacntro non uoglio,che fi muoua alcuna cola, E leeflìjiquali eie

dono à te huomo dappoco,e vile,vogjiono il Re Francefeo di Francia prese

tare,vadano,e fi gli mandino , spogliandone le proprie cafe,gl’ornamen ti, e

letti delle camere loro.E fe tu fei piu canto ardito, che tu végbiper doaque
fta cafasquitorifpecto lì debba dai tuoi pari hauere alle cafede’gentil’huo

mini,ti faro con tuo grauillìmo danno conofccre. Qiielleparoleadunque

di madonna Margherita,moglie di Pierfrancefeo Borgherini , e figliuola di

Ruberto Acciaiuoli nobiliHimo;c prudentillìmo dctadino,donnaneI nero

vaiorola,edegna figlinola di tanto padre.col fuo nobil ardire,& ingegno fu

cagione,che ancor fi fèrbano quelle gioie nelle lor' cale. Gjouanmaria Beni

tendiihauendo quali ne’medefimi tempi,adorna vna Ina anticamera di mol
tì quadri di manodidiuerli valci’huomini; fi fece fare dopo l'opera del Bor
gherinijdalacopo Pun termo, ftimoiato da! sentirlo infinitamente lodare,

ili vn quadro l’adorazione de’Magi,eh e andarono à Chrifto in Betelem

.

Nellaquaie opera,hauendo Iacopo mclTo molto ftudio.ediiigéza, riufcinel

letefle,&in tutte i'ai tre parti varia bella, ed’ogm 'lodedigniftìma .Edepo
fece a Mcflcr Ghoro da Piftoia-allofa legretario de’ Medici in vn quadro la

tefta dei Magnifico Colìmo vecchio de'Medici dalle ginocchia in fu, che è

veramenteiodenole. Equeftaèhoggi nelle cafedi Melìer Ottauianode’MC
dici nelle mani di MelTer AlelTandro fuo figliaolo,giouane, oltre la nobiltà,

e chiarezza del langue,difantillimicoflumi,Iettctaro,edegno figliuolo del

Magnifico Ottauianojcdi madonna Francefea-figHuota di Iacopo>Saluiati,e

zia materna del Signor Duca Colìmo. Mediante quell'opera!, e parcicoiar-

rnenrequefta tefta di Cofimojfactoilpantormoamico di Meiler Ottauia-

iiOihauendofi a dipignere al Poggio a Caiano la fala grande gh furono dace

adipignereledue tcftcjdouefonogl’occhhche danno lume,acciò le lineili e

dalla volta infino al pauimento
.
perche Iacopo difiderado piu de! folito far

fi honore,lì per rifpecco dei luogo, e fi per la concorrenza degl’al tri pittori

,

che vi lauorauanojlì mife con tanta diligenza a ftudiare,che fu troppa: pera

ciocbeguaftando,erifacendo hoggi quello che hauea fatto hieri, li traua-

gliaua di maniera il ceruclIo;che era una compalfione : ma cut ca via andaua

lempre Scendo nuoui trottati con bonor fuo,e bellezza dell’opera .Onde,

hatiencioafare un Vertunno^con i fuoi agricultori,fecc vn villa no, che fiede

Con un pennato in mano, tanto bello.e ben fàtto,chec colaraniììma, come

4nco ione certi putti, che ui fonojoltre ogni credenza nini, e naturali

.

Ppp i
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DalIaltratandafaceiKlo Pomona.e Diana con altre Deeje auiluppò dipaa

ni forle troppo pienamente . Nondimeno tiura l'opera c bella, e molto loda

ta.Ma mctre che fi lauoraua queft’opeia,venendo a morte Lcone,cofi rima-

fe quella imperfetca.come moire altre fimili, à Roma à Firenze à Loreto,&
in altri luoghi',anzi pouero il mondo,&fenz3 il vero Mecenate degl’ huomi

ni virtivofi . Tornato Iacopo à Firenze, fece in Vn quadro a federe santo Ago

ftino Vefcouo,chedalabenedizione,c6dueputti nùdi-che volano per aria

molto belli . llqual quadro è nella piccola Chiefa delle luore di san Clemea

te in viadisanGallOjfopravn’altare. Diede fsmilmen te fine àvn quadro d’u

na Pietà con certi Angeiinudi,chetumoitobeirop3,ecarifiimaacerti mer

canti Raugci,per i quali egli la fece . Ma fopra tutto vi era vn beiliilìmo ’pac

fe,tolto per la maggior parte da vna ftampa d Alberto Duro . Fece fimilmea

te vn quadro di Noftra Donna col figliuolo in collo,&: c6 alcuni putti inrot

iìo,laquale choggiincafad’AleflandroNeroni: Et vn’aIrrofimiie,cioèda

naMad5na,ma diuerfa dalla fopradetta.e d’altra raaniera,nefeceàcerti spa

gnuoli ; ilquale qùadto efiendo a vederli a vn Rigattiere dili a moiri annilo

fece il Bronzino comperare a Meller Bartolomeo Paciatichi. L’ano ponzar,

efiendo in Fireozevn poco di pefte,e però partédofi moki per fuggire quel

morbo con tagiofiffimo^e saluarfi, fi porfe occafione a Iacopo d’alontanarfi

alquan to,e fuggire la città: perche hauendo vn Priore della Certefa , luogo

ila co edificato dagrAcciaiuoli fuor di Firéze t re miglia , a fai fare alcune pit

ture a frefeo ne’ canti d’un belliflìmo,e grandilTuno chioftco,che circóda vn

pratOjgli fu mello per lemani lacopo.perchehauédolo fatto rjcercare,eeg!i

hauendo molto volentieri in quel tempo accettata l’opera ,fc n’audòaCer-

tofa,menandofeco il Bronzinofokmen te .Eguftacoquel modo di viuere,-

quella quiete, quel silenzio,equellafolitudine^tu tee cofefecondo il genio,

«natura di Iacopo)pensò con quella occafione fareneile ccfedell’artivno

sfòrzo di ftudio,emoflrareal mondo hanereacquiflaio maggior perfezio-

ne,e variata maniera da quelle cofe,chehauea fatto pnma.E t eiTendo nó mol

toinanzi deli’Alemagna venuto à Firenze vn gran numerodi carte (lampa

le,emoltofottilmenteflateintagliatecol bulino da Alberto Duro eccelien

tjflìmo pittore Tedcfco>eraro intagliatore di ftampein rame, e legno, e fra

Fuitremolte fiorie gradi, e piccole della Pafìione di Giefii Chrifto, nelle qua

li era tutta quella perfezzione,e bontà nell’intaglio di bulino , cheèpolTibi-

le fax mai,perbeiiezza,varietàd’habjti,&inuenzione: pensò Iacopo ,haueD

do à fare neVan ti di que chioflri hiftonedella Pailione dei Saluatoredi frr-

-nirfi dell’inuenzioni fopradette d’Alberto Duroj conferma credenza d'ha-

uerenon fòloafodisfareafe {Icffo, ma alla maggior parte degrarteficidiFi

renze. Iquali tuttiavua vote,di comune giudizio,& confenfò, predicaua-

nolabellezzadiquefle fcampe, e l’eccellenza d’Alberto. Mefloh dunque

Jacopo a imitare quella maniera,ccrcando dare alle figli re lue neirariadellc

tefte quella prcntezza,òc uarieta,che hauea dato loro Albercc,lapreferac-

io gagliardamente,chc la vaghezza delia fua prima maniera, laquale gli eri

•flarada-ta dalla natura tu tta piena di dolcezza, e di grazia, venne al tcracath

Ufi B non oftudio, e fatica,e cotanto cfFefa dall’accidente di cuellaTcdefca?

che nó il cciiofce in tULCc<]fl'opcrq,eon:c che tutte fien belle, fenen poco di
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^grazia che eglihaucua infinoallora dato a tutte le fbe figurcfcce

incanto chtifto neirorto fingendo l’os

lume della Luna tanto bene,che par qua-

E mentre Chriftoora,poco lontano fi ftanno dormendo Pie-

^°TcQPO,& Giouanni,fatti di maniera tanto limile a quella del Duro,che

*jj,^auig!ia. Non lungi èGiuda,eheconducei Giudei,di vifocofi (Ira

''"^^cb’e^^lhhcomefonoleceredi tutu que’ soldati latti alla Teftefca,coa

"P^uieantijch’clle muouono a compaffione chi le mira delia semplici-

^^di cueirhuornojche cercò con tanta pacienz3,efatica di Papere quello,che

Xel’altri fi fogge, e fi cerca di perdere per lafciar quella maniera che di boti

fuanzaua urne raltre,epiaccua ad ognuno infinitamente. Hor nonfa-

uail Puntormo,che i Tecicfchi,e Fiaminght vengono m quefte parti per

imparatela maniera Italiana,cheegli con tata fatica cercò , come catcìua da

bandonaref AìatoaqueftanelÌaquaieè,ChtiftomenatodaiGiudei-inanzL

aPiIato,dÌPÌnfenel Saluatore tutta queli’humiltà,che veramente fi puoim-

niaeinarenellall:efiainnoccnzatradicadagrhuominimaIuagi:&neiIa mo

glie di Filato la con3palsione,e temenza che hanno di fe ftefsi coloro.che te-

monoii giudizio diuino .
Laqualdonna,mentveraccomandalacauradi

Chrifto al marito contcmplaiui nel nolco con pictofa raarauiglia . Incorno

aPilato fono alcuni soldati tan to propriamen ce neU’arie de’vo! ti, e negl’ha-

bici Tedefchijche chi no fapefle di cui mano fulTe quellopera la crederebbe

veratnéte fatta da oltramontani. Beneèvero,cheneIlonianodi quella fio-

riae vn coppieri di Pilato,ilquale Icéde certe leale,con vn bacino,& vn boca

le in roano,porrando da lauarfi lemani al padrone e beIiilfimo,e vino, haue

do in fe vn certo che dcllauecchia maniera di Iacopo . Hauendo a far poi in

vnodeglaitri caconi la reffurezzione di Chrifi:o,ucne capriccio a Iacopo ,;co

me guellojcbe né hauedo fermezza nel ccruello,aadaua{entprenucuecorc

ghirbizzandojdi mutar colorito; E coli fece qucli’opa d’un colorito in frefeo

tanto dolce,e tan tobuonOiChefe egli hauefle con altra maniera,che con ql-

lainedefimaTedelca condotta quell’opera,el!a farebbe fiata certamente bel

liiljma; vedendofi nelle tefte di queìoldati, quali motti, e pieni di fonnoin

uarie attitudinijtanta bontà,che non pare che fia polBbile far meglio. Segui

tando poi in vuo degraltri canti le ftoiie della Paflione, fece Chtifio che va

con la Croce in spaila al Monte Caluario , e dietro a lui il popolo di Gieru-

la!em,cheÌ’accompagna;& innanzi fono i due Ladroni ignudi , in mezzo a i

miniftri deìiagiuftizia,che fono parteapiedi,epartcacauat]o,conlercale,

cohitolo della Croce>con marcelli,chiodi funi,Scaltre fi fatti inficumenti:

EcalfbmmOjdietroa vn Mocicelio c la Noftra Donna con le Matic,chepia-

gedo afpettano Chrifto,iIquale cflédo i terra cafeato nel mezzo della ftoria,

ha itorno molti giudei,che lo pcuotonoitnétre Veròica gli po^g^ il sudario

accópagnata da alcue femine vecchie,egiouani,piageti lo ftrazio.che làr veg

g'ouo del Saluatore. Qucftaftoria,ò folle pche nctaile alierei co dagl amici,

òvero chepurevna volta fi accorgefielacopojbé che rardi,d A danno,che al

*2 fila dolce raaictahauea fatto lo fiudio delia Tedefcaj tiiifcl molto migliore

altre fatte nel medefimo luogo. Conciolia.che cctci giudei nodi , Se al-

^neteftedi vecchi fono tanto ben condotte a Irefoo, che non fi puefar pvJi

.

^^racncl tuttofi vede lìmnrc forcatala detta n at:icr..Tcàc:ca-
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Haucuadopo quelle afeguitare negl’altri cantila Crucififsione,ei3epoG-

Itone di Crocejma lafciandole perallora,con animo di farlem ultimojfecc

al fno luogo Chcifto dcpoftodi Crocc,vfandolamedefimamamiera,tnacó

molta vnione di colori . Et in quella jol tre che la Madalcna, laquaic badai

piedi Chcillo,ebelIirsima,vi fono due vecchi fatti per lofcfFo da Baratnatta,

c Nicodcmojche fe bene fono delia manieraTedefca,hanno le piu beU'arie,

e tede di vecchi,cÓ barbe piumofe,c colorite con dolcezza marauigliofa,che

fi pollano vedere. E perche, oltre aii’elTere Iacopo per ordinario lungone'

fuoi lauorijgU piaceua quella foli radine della Ccctolà,egii spefc in quelli la

uori parecchi anni . E pei che fu finita la peftc,5: egli lorriatofenea Firenze»

non laido per quello di frequentare aliai quel Iuogo,& andare, e uiuerecó

tinuamentedaìiaCertofaallaciità. Ecoiifeguicandofodisfece in molccco

fc a que'padri . £ fra Tal tre fece in chiefa fopra vna delle porte , che entrano

nelle caoellc in vna figura dal mezzo in fu,!! ritratto d’un frate conuerfodi

quel Monafterio,ilquale allora era viuo, & haueua cento uen ti anni tanto

bene,e pulitamente fatta,con viiiacità,& prontezza, ch’ella menta, cheper

lei fola lìlcufi li Puntormo della ftranezza,e nuoua ghiribizzofa maniera,

che gli pofeadolToqliafolitiidinejelo dar lontano dal comerzio degl’huo-

mini . Fece oltre cìo,per la camera del Priore di quei luogo in vn quadro la

Natiuita di Chrido, fingendo, che Giufeppo nelle tenebre di queilanot-

te,faccialuraeaGicfuChridocÓunaIanterna,equedoperdarein dille me

defimeinuenzioni.ecapriccijchegli metteuanb in animo iedampe Tedes-

che.-ne creda niuno,che iacopcfiadabiadmare,percheegIi imitalTe Alber-

to Duro . Nell’inuenzicni,pcrcioche quedo non è errore, e l’hanno fatto, e

fanno continuamente molti pittori. Ma perche egli tolfe la maniera ftiecta

Tedcfchain ognicofane’panni nell’aria dejleteftejeì’attitudinirilcbedoue

ua fuggirete fttuird foio dell’inuenzioni,hauendo egli in teraroente cogra-

zia,cbe!iezzala maniera moderna. Per laForefteriade’mededmi padritcce

in vn gran quadro di tela colorita a olio,fenza punto afFaticare,ò sforzatela

narurajChrifto a tanoia con Cleofas,e Luca. grandi quanto il naturale. E

p

ciò che in qucd’operafeguicò il geniofuo,ellariufci veramente roarauiglio

fa : hauendo malsimamente fra coloro che Icruono a quella menfa ritta

tto alcuni conuerddi qae’frati,! quali ho conofeiuro io, in modo,che no pof

fono edere ne piu uiui, ne piu pronti di quel che fono. Bronzino inianto,

cioè mentre il iuo maedrofaccuaiefòpradette opere ncliaCertofajfeguita

do aniir-olanientei dudi della pittura, e tu ttauia d.il Puntormo , che eradd

Tuoi difeepoh amoreuole,inanimitofece lenza hauer mai piu veduto colori

reaolio in fui muro fopra laporcadclChiodrOjchevain Chiefa,dcntrofo

pravn'arco un s.Lorczo ignudo in falla gratajin modo belio, cheficomiaò
a vedere alcun legno di qli’ecceliéza,nel{a quale è poi venuto, come fi dira a

fuo luogo . Laqual cofa a Iacopo,che già vedeua doue quell’ingegno douc*

uariulcirepiacque infinitamente. Non molto dopo,edendo tornato da Ro

ma Lodouico di Gino Capponai , ilquale hareua compero in santa Felicita

la cappella,che pia ìBarbadorifecionofareaFiliupo di serBruneilelco, al-

l’entrare in Chiefa a man ritta, fi riloìue di far dipignerc tutta la uolta, cpoi

fatui vna tauola con ricche ornamento. Onde hauendo ciò conferito con m.

Niccolo
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Niccolo Vcfpucci Caualieredi Rodi,ilquaIecrafuo amjciififnojil Cauaìjc-

rc,comeqlli che era amico anche di iacopo,e da uan raggio conofccua la s ic

tu,e valore,di qiiel’ualen t’huomo,fece è dille tan to,che Lodouico aiiogò qi-

Ibpaal Puncormo.E coli fatta vna tiirata,che tene chiafadlla cappella ttean

n!,miremanoaii’opera. Nel cielo delia volta Fece vn Dio Padre,che ha intor-

no quattro Patriarchi molto bei!i:E nei quattro ródi degi’angolifccc i quat

tro Euaiigelifti,cio è tre ne Fece di faa mano, & vno il Bronzino tutto da Fe »

Ne tacerò con quella occalìone,chc non vlb quali mai il Puntorrao di Farli

aiutare ai Tuoi giouani, ne lafcio , che ponefleto mano in fu quello , che egli

difuamanointendeuadi lauorare: e quando pur voicuaferuirlì d’alcun di

Ioro,maflìmamente perche imparalTerOjglilalciaua fare li tutto dafe, come
qui fece Firca Bronzino. Nelle quali opere chein fin qui fece Iacopo in dee

ta cappcilaiparuequafi chefiilFe tornato alla lua maniera di primajmanon
feguitoi! medefimo nel lare la tauola>percioche,p€nlandoanuoueco!e,

la condu{lefcnz’ombre,& con vn colorito chiarore tanto vnito , chea pena

ficonofee il lumedal mezzo,&iÌ mezzo da gii scuri. In qlla tauoiaè un Chri

fio morto deporto[di Croce, ilquai e è por caco alla lepohura; Euui la Noftra

Donna,che fi vien meno,e Tal tre Marie, fatte con modo tanto diuerlò dalle

prime,che fi vede apertamente,che quel cerueìio andana tempre inuertigan

do nuoui concetti,e ftrauaganti modi di faretnon ficontentando,enon fi

fermando in alcuno. In fomma il componimento di quarta tauola èdiiierfo

affetto dalle figure delle volte> efimiieil colorito; Et i quattro Euangelifti,

chelono nei tondi de’peducci delle voi te fono molto migliori, e d’un’aitra

maniera. Nella facciata,doue èia fineftra,fono due figure a frclco,cio è da vn
lato la Vergine.dali’ahro l’Agnolo cheTAnuzia, ma in modo i’una, e l’altra

ftrauoite,chericoiiolce,comchodetto,chelabizarraftrauagàzadi quelcec

uello di ninna colà fi con centaiiagiamai.Ep potere in ciò fare a Tuo modo,ac
ciò non gli folle da niuno rotta la certa non voile mai,mentre fece queft’ope

ra,chene anche il padrone fteflo la vederte. Di rrianiera;cl-ie hauédola Fattaa

fuo modo,senza che niuno dc’luoi amici Thauelle potuto d’aicunacofa auec

tire,ella fu finalmente con marauigliadi tutto FJrenzefcoperta,e veduta. Al

medefimo Lodouico fece vn quadro di Noftra Donna per la Ina camera del

la medelìma maniera, &nel!ateftad’una santa Maria Mada.'ena ri traile vna

figliuola di elio Lodouico,che era bellillìmagiouane. vicino al Monafterio

di Boldrone in filila ftrada,chev3 di li à Cartello,•& in fui canto d’vn’al tra,

che fàglie al poggio,5c va à Cercinacioèdue miglia lontano da Fiorenza i fe

cein vn tabernacolo a frefeo vn Crucifiliojla Noftra Donna,che piange san

Giouanni Euangeiifta,santo Agoftino,e san Giuliants. Lequal tutte figure,

non ellendo ancora sfogato quel capriccio , e piacendogli la maniera xede-

rcha,noo fono gran fatto dilfimili da queile,che fece alla Certofa. Ilchc fece

ancora in vna rauolajchedipinfeallc Monachedi santa Anna^alla porta às.

Friano; nella qual tauola èia Noftra Donna col putto in collo-, e sant’Anna

dietrotsanPierOjesan Bencderrocon altri santi. E nella predella è vna fto-

rietea di figure piccolc,che rapprefen tano la figncria di Firenze,quando an

dauaa pcocelTIone con trombetci,pirteri,mazzicri,comanQaiori,e tauolacct

ni,ecol rimanente della famglia. h qucftofcceperò che la detta tauola gli fu

fitta
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fatta fare (lai Capitano,e famiglia di palazzo . Mecrc,che Iacopo faceiiaqae

ft'opera,eiIendo ftati mandati in Firenze da Papa Clemente fettimOjfottoU

eaftodia de! legato Siluio paflerini Cardinale di Cortona, Alefiandro,& Hi

polito dc’Mcdici,ambigioumet cidi Magnifico Ottauiano,alqualeilPapagli

haueua molto raccomandaci,gÌi fece ritfarreamendue dal Puncormo,iIquA

le Io semi beni [lìmo, egli fece molto fomigliare^come che non molto fipar-

li iTc daqlla fua manteva apprefa dalla Tedcfca. In quelI’d’Hipolito ritrasfei

lìeme vn canemolto ftìUoiitodiquelsig.chiamatoRodon.eio fece cofipro

prio,e naturale che pare viuilìlmo. Ritraile finiilmenteil Vefeouo Ardln-

ghelli,che poi fu Cardinale*, 6c a Filippo de! migliore Tuo amiciifimo dipin-

fc a frefeo nella Tua cafa di via Larga al rifcócro della porta principale in vna

Nicchia,vna femina figurata per romona,nellaqualc’parue che! comincias-

fe a cercare di volere vicire in parte di quella fuamaniera Tedefca . Fiora ve

dendopec molte opere,Giouarabatcifta della Palla ferfi ogni giorno piu ce-

lebre il nome di Iacopo, poi chenongl’era riufeito mandare le pitture, dal

medefimOjC da altri fiate lattea! Borgherini,al Re Francefcojfi rilbluèjfa-

pendo che il Re n’haueuadifiderio,di mandargli a ogni modo alcuna cola

di mano del Puntormo
.
perche fi adoperò tanto che finalmente gli fece fa-

re mvn beUiiTimo quadro la reirurezzionedi Lazzaro, che riufei vna delle

migliori opere,che mai faceffèje che mai falle dacoftai mandata(fra infinite

che ne mandò)al detto Re Francelco di Fracia. E oltre, che le tefte erano bel

liffimcjla figura di Lazzaro,iìquale ritornando in vita ripigliauaispiricinel

la carne morta,non poteua ellcre piu marauigliofa,hauendo anchoilfradi-

ciccìo intorno agl’occhije le carni morte affatto nell’eftremità de’piedi,edel

leraaniladoue non era ancoralo spirito arriuato. In vn quadro d’un brac-

ci o,e mezzo fece alle donne dello spedale degl’Innocentijinvno numeroin

finito di figure piccole, l’hifioria degl’undici mila Martiri, ftati da Diociczia

nocondennati alia mocte,c tutti fatti crucifiggereinvn bofeo. Detto alqua

lefinfe Iacopo vna battaglia di cauaiii,e d’ignudi molto bella,& alcuni putti

bellillìmijcheiiolandoin acia,aucntano facete foprai crucifilloci.similmca

te intorno airimperadore,che gli condanna fono alcuni ignudi , che vanno

alla morte beliilìimi. IlqualquadrOjChcèin tutte le parti da lodare èboggi

tenuto in gran pregio da non Vincenzio Borghini spedalingo di quelluo-

go,egia amiciisimo di Iacopo, vn’altro quadro fimile al lopradeuo fecea

Carlo Neroni,ma con la battagliade’Martiri fola.erAngelo^chegli battez-

za,&apprcflbil ritratto dieflo Carlo. Ritraile fimiimentc nel tempodcl-

l’alfediodi Fiolenza Francefeo Guardi in habitodisoldaco,chefu opera bel

lifsima,e nel coperchio poi di qucfto quadro dipinfe Bronzino Pigmalionc,

chefaorazionea Venere,percheIafuaftatuariceuendo lo spirito s'auiua,c

diucnga(comc fece fecondo le fauole di Poeti)di carne,e d’ofIa.In qucfto té

pOjdopo molte fatiche,venne facto a Iacopo quello , che egli haueua lungo

tempo difideratoipercioche hauendo Tempre hauuto voglia d'haucre vnaca

iàjChc filile fua piopria,S: non hauerea fiate a pigione,per potere habitarc,

c viuere a fuo modo,finaImentenc comperò vna nella via della Colonna di

jinipetto alle Monachedi sanca Maria degl'Angeli . Finito l'afledio,ordinò

papaClementeaMelIer Oitauianodc'Medici,che facefle finire la faiadd

Poggio
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Poggio a Calano. Perche cUcndo morto il Francia Bigio,& AndreadelSar
to.ncfo data interamente la cura alPuntormo.ilcjuale tatti fare i palchi, e le

turatCjCominctò afarei cartoni-,ma percioche fe n’andaua in ghiribizzi , Se

co3fidera2Ìoni,nonmifemai manoaltrimentiall’opcra.llche non farebbe

forreaauenutofefufleftatoinpaefèilBronzinOjchcalIora laiioraùa aH’irn

penale luogo del Ducad’Drbino vicino a Pelerò. Uguale Bronzino, fc bene
era ogni giorno mandato a chiamare da Iacopo: non però fi poteua a fua po

fta partire,però che hauendo fatto nel peduccio d’una volta all’Imperiale vti

Cupido ignudo molto hello,& i cartoni pcrgraltrij ordinò il Prencipe Gui
dobaldo,conofciuta la virtù di quel giouane, d’efiere ritratto da lui . wa per-

cioche volcua edere fatto con alcune arme,che afpetraua di Lombardia , il

Bronzino fu forzato trateenerfi piu che non barebbe voluto con quel Pren-

cipc.e,dipignergli in quel mentre vna cada d’A rpicordo,che molto piacque

a quel Prencipe;II ritratto del quale finalmente fece il Bronzino,chefubel-s

lifiimojemolto piacquea quel Prencipe. Iacopo dunque fetide tante volte,

c tanti mezzi adoperò,che finalmente fece tornare il Bronzino ;manonp
tanto,non fipote mai indurrequeft’huomQafàredi queftbpera altro.chci

cartpni,comechenefudeda! Magnifico Ottauiano,edal Duca Aledandro
foliecitaro. In vnodc’quali cartoni,che fono hoggijper la maggior partein

cafadi Lodouico Capponi,e vn'Hercolechefa scoppiare Anteo,in vn’altro

vna Venere>& Adone;&m vna carta vna fioria d’ignudi, che giuocano al

calcio. Inqueflo mezzo,hauendo il signor Alfoniò Daualo Marchefe del

Guado, ottenuto, per mezzodì fra Niccolo della .Magna, da Michelagno-

lo Buonarroti vn cartone d’vn Chriflo,che appare alia Madalena neH’orto 5

fece ogni opera d hauere il Punrormo,che glielo conducededi pittura, ha-

uendogii detroil Buonarroto , che niuno poteua meglio fèruirìo di co dui

.

Hauendo dunque condotta lacopoqueftaoperaa pcrfezz!one,ellafu dima
ra pittura rara,per la grandezza del difegno di Michelagnolo, eper lo colo-

rito di Iacopo, onde hauendola veduta i! signor Aledandro Virelli,i!qua!e

era allora in Fiorenza Capitano della guardia de’foldatijfì fece fare da Iaco-

po vn quadro del medefimo cartone,iIqua!emandò,efe porrenellefueca-

feacittàdiCadcllo. Veggendofi adunque quanta dima facelfe Mrcheia*

gnolo del Puntorrao;& con quanta diligenza effo Puntormo conducedea
peifezzione,& ponedeotrimamentein pittura i diregni,&cartoni di Miche
lagnolo. fece tanto Bartolomeo Beitini.cheil Buonarruori fuo amiciffimo

glifece vn cartone d’una Venere ignuda,con vn Cupido che la bacia,oer far

lafaredipiuuraal Pon torme, & metterla in mezzo a vna fua camer3,neilc

lunettedella quale haueua cominciato a fare dipignere da! Bronzino, Dan

-

te,petrarcha,e Boccaccio,con animo di fàtui gl’ai tri poeti,che hanno co ver

fi,eprofc tofcanc can tato d’Amore. Hauendodunque Iacopo hauutoque*

do canone,locondude,comefidiraafuoagio aperfezzione in quella ma-

niera che fa tutto il mondo fenza che io lo Iodi altrimenti. I quali difegni di

Michelagnolo furono cagione, checófiderando il Puntormo la maniera di

quello artefice nobilif'nmo,fc gli deftade l’animo, e fi rifolueffe per ogni mo
doavoltrcftcondolir.iorjpcrciniitarl.^trrsiiKarl:,. i;ii,;!orjconc.bbeIi



450 TERZAPARTE
Caianojcortts òhe egli neincolpalTeingran parte vnaifualungaje molto fa-

ilidiola irifcrmica,&in viti mola morte di PapaCIeméte, che ruppe ai tutto

quella pratica . Hiuendo Iacopo,dopo le già dette cpere,riiratco di natura-

li in vn quadro Amerigo Antinon,giouanc allora molto fauoritoin Picrc-

2a,&: elTendoquel ritratto molto lodato da ognuno, il Duca AleiTandro ha-

uendo fatto intendere a Iacopo, che voleiia da lui cllete ritratto in vn qua-

dro grandej Iacopo per piu coramoditajloricrafTe per allora in vn quadrct-

tograndequanto vnfoghodi carta luezzanacon tanta diligenza, e ftudio

chel’operode’miniaion non hanno che fare alcuna cola con quella: perciò

che oltre al fomighare beniflìmo.e in quella teda tutto quello,che fi può di

fiderarein vnararillìma pittura. Dal quale quadretto, che è hoggi in guar-

daroba del Duca Co{ìmo,ruraire poi Iacopo il medefimoDiicain va quadro

grande con vno (lile in mano difcgnàdoia teftad'unafemina llquale ritrai

IO maggioredono poiellb Duca Alcdandro alla signora Taddca Malefpina

lòrcìla delia Marchefa di Mafia . Per queft’opcredilegnandoil Duca di volc

re ad ogni modo riconofc-ece liberalmente la virtù di Iacopo,gli lece dircela

Niccolo da Mótaguto fuo feruKore,chc dimandafie quello che voletia, che

farebbe compiaciuio.MafutaoTajnonfoIeiomidebbadirelapufiilanimita

òli troppo rjlpeito,&’ modeftiadi queft’huomo,chcnon chiefc fe non tanti

danari quante gli.baftaflero a rifquoterevnacappa,che egl’haueiiaal predo

àmpegnata. Ilche hauendo vditoil Duca non lenza riderfidi queiì liuomo

•cofi fatto gli fece dare cinquantafeudi d’oro,& offerire prouifione:& anche

durò fatica Niccolo a fare,che gl’accettafie. Hauendo in tanto finito Iacopo

di dipjgneie la Venere dal canone del Bettino , laquale riufei cofa miraco-

lofajclia non fu data a eflo Betti noper quel pregio, che Iacopo gliele hauea

promefia,-ma da certi furagtazie,per far male al Bettino, leuatadi mano ala

copoqoafif>erforza,edataal DucaAleflandco,rendendoiI fuo cartoneal

Berti-nOi. Lagnai cofa hauendo intefa Michelagnolo n’hebbedifpiacereper

amor deiramico a cui hauea fatto il cartonejc nevolle male a Iacopo,ilqualc

fe benen’hebbe dal Ouca cinquanta feudi , non però fi può direche facelle

fraudealBettinOjfeauendodatola Venere per comandamento di chigl’ era

iìgnore . ma di tutto dicono a!cuni,chefu injgran parte cagione, per voler-

iìe£roppo,rifteflo Bettino . Venuta dunque occafione al Puntormo, medi-

care quefti danarijdi mettere mano ad acconciare la fua cafa , diede pnnei-

pte a murarc,ma non fececofa di molta importanza . Anzi,fe bene alcuni af

feririano,chc egli haueua animo di spenrlerui fecondo Io flato fuo groflamé

tc,cf<Jre vna habi razione comodale che hauefle qualche difegno , fi vede no

dimeno,che que!lo,che^?ce,o venifTecio dal non hauereilmodo da spende

re oda a! tra cagione, hapiutofloceradicafamentodahuorr.ofantaftico,e

folctariojched! ben eonfidcrata habitura.’condofia che alla ftanza,dcueft»

ua a dormire,e tal volta alaaorare fi faliua per una fcala di ìcgno,laquaIeen

tratoche egli era-, tirauafu con vna carrucola, a cio niuno potelTefalired*

lui Ceazà fua voglia ò fapnea. Ma queUo,che piu in lui difpiaceua agl’huoroi

ini ,-€i era-che non volcua lauorarefenon quando,eachigii piaceuai&afuo

• capriccio: onde eficndo ricerco molte volte da geo tirhuomi ni , che difidera

'•Uiinohaucre-deH’cpcrefuejevna ‘.'oltapatMColai-men-tedc! Magnifico Otta
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uUnodc’Medid,non gli volle ieruice. e poi il farebbe meilo a fare ogni cola

per vn’huomo vile,c plebeo,e per viliflimo prezzo . Onde il Rollino mura-
tore,petfona affai ingegnofa.fccondo il fuo raeftiere,faccndo il goffo , heb-

bccjaluijper pagamento d'hauergli mattonato alcune danze, & fatto altri

muratnentijvn beliifiimo quadro di N. Donna; ilquale facendo Iacopo, ta-

to foiiecitauajSrlauoraua in elio, quanto il muratorefaceuanel murare'. E
feppe tanto ben tare il prelibato Roflìno,che oltre il detto quadro , cauò di

manoà Iacopo vn ritratto bellifsimo di Giulio Cardinal de’.MediciJ, tolto da
vnodimano di Raffaellose da vantaggio vn quadretto d un CrucifidomoI

to bello: ilquale,(e bene comperò il detto Magnifico Ottauianoda! Roffino

muratore per cofa di mano di Iacopo,nondimeno fi fa cerco,che egli è di ma
nodìBconrinOjilquale lo fece tutto da perfe, mentre ftauacon Iacopo alla

Certofa, ancor che rimaneffe poi,non fo perche,apprelTo ai Pimtormo. Le-

quali tutte trepitturecauatedail’induftria del muratoredi mano a Iacopo

lonohoggiincafaM. Aleffandrode’Medici figliuolo di detto Ottauiano.

Ma ancor che quefto procedere del Puntormo, e quello fuo viuerefoletan’o

e a fuo modo fuffe poco lodato-noii è però, fc chi che fia voIclTe fcu&i !o,che

non fi pocefle. Conciofiachedi queiroperc che fece ie gli deue hauereobli

go;edi quelle che non gli piacque di fare,non rincolpare,c biafimare. Già
non è ninno artefice obligato a lauorare fe non quando,& per chi gl i pare:e

feegli ne patina fuo danno. Quanto alla folitudinejio hofèmpre vditodue
ch’eirèamicifllma degli ftudij.Ma quando anco cofi non fuffc,io non credo

cheli debba gran fatto biafimare.chi senza offefa di Dio>edel prollìmo viue

aruomodo;& habita, e pratica fecondo, che meglio aggrada alla fua natu-

ra. Ma per tornare(larciando quelle cofeda canco)all’opere di Iacopo 5 Ha-
ueudo il Duca Alcllandro facto in qualche parte raccÓciare la villa di Careg

gi.ftaca giaedificatada Cofimo vecchio de’Medici,Iontana due miglia da Fi

renzei&condotto l’ornamento della fon tana,&il Laberinro,chcgirauanel

mezzo d’uno cortile feoperto,in fui quale rifpondonoducloggie,ordinò S,

Ecceilenza,chc ledette loggie fi faceflero dipignere da lacopo^ma fcgli delle

compagniajacciò che lefiniffe piu prefto>eIa conuerlazione, tenendolo alle

gro,fuficcagione,di farlo,fenza tanto andare ghiribizzando ,e ftiliandofiil

cerucllojlauorare. Anzi il Duca flefso, mandato per Iacopo lo pregò chevo
lefsedarqueIl’opcra,quanto prima del tutto finita. Hauendo dunque laco

po chiamato li Bronzino,gIifecefarein cinque piedi della volta vna figura p
ciafcunojchefurcno laFortuna,la luftizia.la Vittoria,la Pace, eia Fama. E
neH’akropiedejchein tutto lon fei,ftce Iacopo di fua mano vn’Amore. Do-
pojfatto il difegno d’alcuni pucfi,che andauano ncirouaco della volta, con
diuerfi animali in mano,che fcorcano al diforto in fu,gli fece tutti da vno in

fuorijColorirc dal Bronzino,che fi portò molto bene. E perche mentre laco

po,& il Bronzino faccuano quelle figure,fecero grornamen ti intorno laco
ncjpierfranc. diIacopo,&altrijreftòin poco tépo mtrafinita qll’opacó mol
lafodisfazione del S. Duca,ilqua}e voleua far dipignere l’altra loggiai ma no
fuatépOjpciochecfsédofi fornito qllo lauoroadi 13. di Dicébre 1536. alii fei

diGcnnaio fegiiente, fu quei S. Illuftriflìmo^ vccifo dal fuo parente Loren-

lino:& cofi quella,& altre opere rimafono lenza la loro perfezzione.
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EfTendo poi creato il signo t Duca Cofimo, pallata felicemente la Cola dtMo

te Mario,& melTolì mano all'opera di Caftello,fcconc{o, che fi e detto nella

vita dei Tribolo, suaEccell. lliuft. per compiacere la signora Donna Maria

fuamadre,ordinò,che Iacopo dipignelTela prima loggia,che fi truoua entra

do nel palazzo di Caftelb a man manca. Perche mefioui mano, primieramé

te difegno tutti grornàmenti,che v’andauano,6c giifece fare al Bronzino p
la maggior parte,& coloro,che haueuano fatto quei di Careggi. Di poi ria

chiufofi dentro da felolo, andò facendo quell’operaafuafantafia,&afuo

bell’agiojftudiando con ogni diligenza,accio ch'ella falle molto migliore di

quella di Careggi,laqùaÌe non hauealauorata tutta di lua mano: ilche porca

ftre commodamente,hauendo per ciò otto feudi il mefedafua Eccellenza

,

laquale ritraile, cofi gioul'netta come eca,nel principio di quel lauoro,epari

men tela signora Donna Mariàfua madre. Finalmente eilendo fiata turata

la detta loggia cinque anni, e non fi potendo anco vederequeÌIo,che Iacopo

hauefie fattoi adiratàfi la detta signora vn giorno con elio lui,comandò,che

i palchi,e la turata fufiegetlatàin tera. Ma Iacopo eli sndofi raccomandato

& hauédo ottenuto,che fi ftefieanco alcuni giotn'i a fcòprirlà , la ritoccò pri

ma douegli parca che n’haijeile di bifpgno>e poi fatta farevna'telà afuo mo
do,che tenefie quella loggia(quado que signori non v’erano) coperta acciò

raria,come hauea fatto aCareggi,non fi diuoraflè quelle pitture iauoratea

olio in falla calcina feccha: la feoperfe con grande afpettazione d’egnunoì

penfandofijche Iacopo hauefic in queli’opera auanzato fe ftefro,6efarto alca

na cofa ftupendifUma . MagrcfFetti non corriipofero interamente all’opiniO

ne. perciochefe bene fono in quefta molte parti buone, tutta la proporzio-

ne delle figure pare molto difforme,e cer titìrauolgimen ti,& attitudini che

vi fono pare che fiano lènza mifura,e molto ftrane . Ma lacopo fi fcufaiia,c5

^ireche non hauea mai ben volentieri lauorato in quel luogo,perciochecf

fèndo fuor di città,par molto fortopofto alle ftiriede’soldati,& adalcri finiN

li accidenti.Ma non accadeua che egli temefie di quéfto,perchcraria,&il tc

po(per efierelauorate nel modo che fi èdetto;ìe và confumando apoco apo

co. Vi feceduque nel mezzo della uolta vn Saturno col legno del CapricOr

no,e Marte’Ermafroditonelfegnodel Leone,edellaVergincj&alctini'put-

ti in aria,che volano come quei di Careggi.Vi fece poi in certe feminonegea

dj,equafitutceignude,laFiIo{òfià,rAftrologia,la Geometria,da Mufic^

rAri{mecica,& vna Cererei& alcune medaglie di ftorieite,fatte con varieu

redi colori, &apropriate alle figure. Macon tutto,che queftolauorofetica

fb,e ftentato non molto sodisfacelTe,e fe pnr’anai,molro meno che non s’a*

pettaùa^ moftrò sua Ecccll. che gli piaccIÌe,e fi ferui di Iacopo in ogni occor

renz3,elTendon)afiimameniequefto pittore in molta venerazione apprello

i popoli, per le molto bci]e,e buon’operc che hauea fatto per lo pafiato. Ha-

uendo poi condotto il signor Duca in Fiorenza'maeftroGìouanni RefTojet

maeftro NiccoIo,Fiamràjnghi,maeftri eccell.di panni d’arazzo,petche quel

d’arte fi-ereroitafie,& iraparafiè da i Fiorentini, ordinò che fi facefliro panni

'-d’c»o,edi feraperlasaladel configliodc’dugento,con spela di feflantanii.a

scadi,&che Iacopo,e Bronzino faceiìero ne i cartoni le ftoriedi lofeffo. M»

ife^iendone-fiitte lacqpo due*invno de’quali è quandoa-Iacob-è
annunzia»
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la roortcdilofeffoiemoftracoglii panni fanguinofi.eneiraltron fuggire di

lolefFojlafciando {avcftc.dalla moglie di Fu£ifaro-,non piacquero ne al Da-
ca,nea^ue maefttijcheglliaueuano a mettere in opera

,
parendo loro cofa

ftraDa,ed3 non douer riirfcire nepanni tciruti,& in opera.E coli Iacopo no

feguiiodi fare piu cartoni altrimenti. Ma torn andò a Tuoi fbliti iauori , fece

vn quadro di Noftra Donna.che fu dal Duca donato al signor Dò. che

io portòin Hispagna. E perche fiiaEccellenza fegui candele vcftigiade’Iuoi

maggiorijhaferapre cercato di abellirej&adornarelafuacittàjellendoleciò

venuto in cófiderazione,fi rifolue di fare dipignere tutta la captila maggio-

re del magnifico rempiodisan Lorenzo,faitagiac!aIgranCofimo vecchio

de’Mcdic! . Perche datone il carico a Iacopo runtormo,c* di lua propria vo-
lonta;òpermez2o(comc fi dille) di McirerPierh ancefco Ricci Maiorduo-
mo.ello Iacopo fu molto lieto di quelfauorerperciochefebenelagrandczza

dell’opera efìcndo egli aflai bene in la congl’anni,gli daua che penfàre , e fot

felo sgomentaua;confiderana dall’altro lato quanto hauefle-il campo largo

nella grandezza di tan t’opera di moftrare il valore,& la virtù Tua. Dicono al

cuni,chevcggendo Iacopo eflere ftata allogata a fe queiropera,non oftante

cheFrancefcoSalaiatt.pittoredigran nome,fafrein Firenze, &haueflefeli

cernente condGtta,e di pittura lafala di pa!azzo,douegia era l’udienza della,

signoriajìiébbea dire,chemoftrar^bbe-come fi difegnauajedipigneuaj&co

mefilauora in fréfco:& oltre cio,chegraltri pittori nonerado lenon perfo

neda dozzÌna,& altre fimili parole ^iere,-e rroppoinfolenti. Mapercheio
conobbi Tempre Iacopo perfona modefta,e che parlaua d’ognuno honorata

mente,&in quel modo,che dee fare vn cofi;umaco,evirciiolb artefice,come
egli era, credo che quelle colè gli fulTeroapolle, echenon mai fi lafciafle

vlcir di bocca fi fatti vantamcntijchefonoper lopiucofe d’huoraini vani,6c

che troppo di fepr-eftimono . Con la qual maniera di perfone non ha luogo

lavirtUjnelabuonacreanza. Efebencio harei potuto tacere quelle cofe,n5

J’ho voluto fare: pero che il procedere come ho fatto,mi pare vificio di fedele

è verace fcrittore.Bafta chefe bene quelli ragionamenti andarono attorno,

emairiraamécelTagl’arceficinollrij porto nondimeno ferma opinione,che

fullcto parole d’huominimalignhelicndo Tempre fiato Iacopo nelle Tue az-

zioni,perqucllo,cheappariua,modcfto,e-cofturaaro. Hauendo egli adun-
que con muri, alfiti,e tende turata quella capella, e datoli tutto alla fuIitucH

ne, la tenneper ispazio d’undici anniin modo ferrata, che-da lui infuori

mainon vi entro anima v-iuen te, ne amici nenefiuno . Bene è vero chedife-

gnando alcuni giouinctti nellaSagreftiadi Michciagnolo, comefanno iglò

uani,falironopcr le chioccioledi quella in lui tetto della Chiefa.e leuaci i te

golijeralTedelrofone .ii quelli che-vilono dorati videro ogni cofa. Di che
accortofi Iacopo l’hebbc molto per malc,ma non ne fece altra dimoftrazio»

ne,che di turare con piu diligenza ogni cofa: fe bene dicono alcuni, che egli

pctfeguKÒ molto que’gtouani,e cercò di fare loro poco piacere .Ttnmagina-

dofidunquem quell’opera didoucreauazarc tutti i pi tcccije forfè per quel

•che fi dille,Michelagnclo,fece nella parte difopra in piu hiftoriela creazio-

ne di Adamo,&Eua,il loto mangiare del pomo v!etato,e rcilcre scacciati di

J-aradifoùl zappare la terra, il sacrifizio d’Àbej,Ia morte di CainOjlabenedi-

.zione
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rione del fcme cti Moe,3i: quando egli difegna la pianta, e mifure deH’Arcji

In vna poi delle tacciate di fotto,ciaf"cuna delie quali è braccia quindici per

ogni vctro,fecc la inódazione del DiUiuio>nelIa quale fono vnamafiadi cot

pi morti,& affogatir& Noe che parla con Dio . NeU’altia faccia è dipintala

rcffurerionc vniuerfaledc’morti , che ha da edere ncli’til timo^, e nouiffiniQ

giorno,con tanta,e varia confaGone,ch'ella non Tara maggiore dadouerop

auentuta,nc cofi viua, oer modo- di dire,comc l’ha dipinta il Pumormo. Di-

rimpcttoairaltarefca le fìneiìre,cioè nella faccia del mezzo, da ogni banda

è vna fila d’ignudi>che prefi per mano,& aggrappatifi fu per le garobe,e bu-

ftì l’uno dcU’aItro,fi fanno rca!a,per falirein paradifo,vfcendodi terra, doue

fono molti n>ort!,chegl’accompagnano: efanno fine da ogni bada dite mor

ti veftui,cccertolegambe,ele braccia, con ìequali tengono due torce acce-

fe. A fommo del mezzo della facciata>fopra iefineftre fece rrel mezzo in alto

Chrifio nella (uà Maeftàjilquale circondato da moiri Arrgeli tutti nudi, fa

refufcitarcque’mcrci, per giudicare. Ma io non ho mai potuto intendere

la dottrina di quella ftoria,fcben foche Iacopo haueua ingegno dafe,epra

licaua con perfone dotte,e lettera te, ciò è quello voleflc lignificare in quella

parte doue è Chriftoialto,che rifufcicaimortije fiotto i piedi ha Dio Padre,

che crea AdarEO,edEua. Oltre ciò in vnode’canti,douefonoi quattro Eua

geiifti nudi con libri in manoj non mi pare anzi in niunIuo-goonerua(o,ne

ordinedi ftoria,nemirura,ne tempo,ne varictaditefte,non cangiamento cii

colori di carni,&in fomraanon alcuna regola,neproporzione,ne alcun or

dine di profpettiuarMa pieno ogni cofad’jgnudi,convn ordine, difegr.o.in

iienzione,contponÌmerjto,colorico,e pittura fatta a Tuo tnodoxon raniama

linconia,e con rato poco piacere di chi guarda qucli’opera,ch’io mi rifoluoj

pernonì’iniendercancor’io.feben fonpirtorcjdilafciarnefar giudizio a co

loro,che lavedranno.perciocheiocredereiimpazzaruidentro,&'auuiliìp-

parmijcome mi pare,chc in vndici anni di rempo,che egli hebbe,ccrcafl’cgli

di auuiluppare(e,& chiunche vede quefta pittura, con quelle cofi fatte figa

re. E fé bene fi vede in quefta opera qualche pezzo di torfo, che volta lefpal

Ie,ò ildinanzijS: alcune apiccature di fianchi, fatte con marauigliofo ftudio

e molta fatica da Iacopo,ihequafidi tutte fece i modelli di terra tondi,efini

ti; il tutto nondi meno è fuori della maniera filai c come pare quafi aognuno

fenzamifurajelTendo nella piu partei lorfi grandi , e legambe, c braccia pie

cole.-p no dir nulla delle tefte,nelle quali nó fi vede puto punto di quella bó

ta,egraziafingolare,cheroieuadar loro con picnillìma fodisfazioaedichi

mira Taltre fiie pitmre . Onde pare che in quefta non habbia filmato fc non

certe parche deli’al tre piu importanti,non habbia tenuto cento ninno. Et

in (òmma , doue egli haueua penfaio di trapafsare in quefta tutte le pitture

deìlarte; non arriuò a gra pezzo alle cofe fue proprie fatte ne’cempi adiccro.

Onde fi uede,che chi vuoi ftrafàreje quafi sforzare la natura , rouina il buo-

no che da quella gli era flato largamen te donato.Ma chefipuo,òdeueferó

hauergIicompallione,efsendocofìglhuomini delle nolhe artifottopofli

ali’errare come gl’al tri ?Et il buon’ Homero come fi dice, anch’egli tal volti

s’adormenta.NefaramaijChein tutte l'operedi Iacopo(sforzafse quanto vo

IcfscU naiuraj) non fia del buonore del lodcuole. E perche fc mori pocoau»

n che
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li che al fioe dell’opera : aSermaro alcuni , che fu mono da! dolore , teftan-

doinvlticncmaliilìraofodisfaitodi reftefso.Malaveritaèche efseudovec-

chio,c molto affa acato dal farritratti, modelli di terra,e]auorare tanto in

fTcfcOjdiedeinvnahidropifiajchefinalmentcruccire d’anni <?5. Furono do
polacoftui morte trouari in cafa fua moiri difegni,carioni,e modelli di ter-

ra belliflìmi, & vn quadro di N. Donna, flato da lui molto ben condottoig

quello che fi vide,e con bella maniera molti anni inanzi: ilquale fu venduto

poi dajrrheredi Tuoi a Piero Saluiari. Fu fepolto Iacopo nel primo Chioftro

della Chielade’frati de’Serui,soìto la ftona, che egli già fecedella Vifitazio

nejcfuhonoratamentc accompagnato da tutti i Pitrori,Scultori,& Archi-

tettori. Fu Iacopo molto parco,& coflumatohuomo,efu nel viuere,evcfti

refao piu toftomiferojcheafsegnatoje qiiafi Tempre flette da fe folo ,fenza

volere, che alcuno loferuirscjò gli cucinafse. Pure negl’vcimi anni tenne co

me per alleuarfcl-o,Batti{laNaldini,giouanedi baonospirito,ilqualehcbbc

quel poco di cura della vita di Iacopo,che egli ftefso volle, che fe n’hauefsej

&ilqua!e Torto la difciplina di lui fece nonpiccol frutto nel difegno , anzi ta

le che fe ne spera ottima riufeita. Furono amici del puntormo imparticula-

leinqucftovlcimo dellaTuavitaPierfrancefco Vernacci, eDon Vincenzio

Borghini col quale fi ricreaua alcuna volta.ma di rado,mangiando con efso

loro .Màfopra ogni altro fu da lui femprefomraamenceamato ilBronzico

cheamòlui paritnenteyComegTato,& conofcentedelbenefizioda luiriceu

uro. Hebbe il puntormo di belliflìmi tratti, e fu tanto paurofo della morte,

che non voxua,Tion che altro,udirnc ragionare, e fuggiual hauere a iacon

trare morti.Non andò mai a felle,nein altri luoghi , doue fi ragunafsero gé

«Ì,p nóefsere ftretro nella calca,& fu oltre ogni credeza foli tario. Alcuna voi

<a,andando per lauorare, fi mife cofi profondamente a penfare quello

chevoIefsefàre,chsfcneparti scnz’hauere fatto altro in tutto

quel giorno, che Ilare in penfiero.H che quello gl’auae

nifseinfinitevolce, nell’ opera di san Lorenzo,

fi può credere ageuolmente, percioche

quàdo era rifoluto, come prati

co,e valete,nÓ ifletaua

pito a far qllo

chevo
leua^ò haneua deliberato di mettere in oj?era.

Ilfine della vita di Jacopo da T’untormn

Tittor fiiorentina.



SIMÒNE MOSCA SC
Et Architetto,

Vita diSimoneMojca Scultore d/lrchitetto'

a A G L I scultori antichi Greche Romani
tore moderno ha paragonato l’opere be

fccionOjne]lebare,capiteGli,freijiatnre.(

' difficili, chcell

chteftonijtroftì»

. ,,^.„,...„..,„a!trocorniciaO';

tagiiatOjfàluo cheSimone MofcadaSettignano, ilqualcaci''

pi noftri ha operato in quella forte di iauoti ralniente.chc egli ha faito

feerc con l'ingegno.e virtù (ua.che la dilig&a.e (Indio dcgl’intaglial«'
®”

derni, flati innanzi a lui.non haueiia in lino alai faputo imitare il buono®

i delti amichi, ne prefo il buon modo negl'intagli .ConcioCa.chel’opc®'”
rotcgonodel feci ho. &i! girarcde'ioro fbgliami dello spinofo.eihl

^H|



IACOPO DA PVNTOR.MO 497

.
varieroanieceintagliate conbelleintacchature,ecoipiu

r"®!
vilucchi,che fi poflano vedere,{èn2a gl’uccegli.che in fra i fc

/glicole hafaputo graziofamentc in vaneguife intagliare. In tanto

^”rpuodire,cheSimonefoioCGacierEoconpacedeglalcri)habbia faputo

rdel marmo quella durezza,che faol dar lane fpefie volte alle fculture,

‘^^^jj^jjglePuecofecon l’oprate dello fcarpelloa tal termine ch’ellcpaiono

abili>e vere. Et il medefimo fi dice delle cornici,&aIcnfomigliaiui lauo
PT

lui condotti con belliliima gratia,e giudizio. Coftui hauendo nella Tua

fanciullezza attefo al difcgno con roolto.frutto, e poi fatrofi pratico neU’inca

Hate fida maeftro Antonio da sa GalìOjilquale conobbe l’ingegno, e buo

Lspirico di lufacondotto a Roma,doue egli fece faic.per leprime opere al

cani capicegli,e bafe,e qualche firegio di logliami,per la Chiefa di san Gioui

bì de’Fioren tini,& alcuni iauori per lo palazzo d’ Aleffaadro,primo Cardi-

nal FarncIc.Attendendoin tanto Simonc,emairimamentei giorni delle fe

Ile,c quando poteua rubar tempo a difegnare le cofe an tiche di quella città}

non pafsó molco.che difegnauae focena piantecó piu grazia,e nettezza, che

non foceua Antonio fteflo , Di maniera,che datofi tutto a ftudiare difegnan

do i fogliami della maniera àncica,&: a girare gagliardo le foglie, e a trafora-

re le cofepet condurle a perfezzionc,togliendo dalle cpfe migliori il miglio

re ,e da chi vna cofo,e da chi vn altraifcce i pochi anni vna bella compofizio

nedi maniera,e tanto yniuerfale,che foceua poi beneognicofa,& iofieme, c

da per le. come fi vede in aicun’acmi,che doueuano andare nella detta Ghie

fa di san Giouanniin ftrada Giulia . In vna delle quali armi facendo vn Gi-

\ g!iogrande,antica infegna del comune di Firenze,gli fece addoflo alcuni gì

rari di foglie co nvilucchi,efemi coli béfotti,chefeceftupeforeognuno. Ne
pa(sòmolco,cheguidando Antonio da san Gallo per Mcller Agnolo Ceets

ì’ornaméto di marmo d’una cappella, e sepoltura di lui,e di Tua famiglia , che

fu murata poi l’anno 155®. -neilaChicfa di santa Maria della Pace j fece fore

parte d’alcuni pilaftri,ezoccholipienidifrcgiature,che andauanoinquel-
l’opera.a Simone ilquale gli condullc fi bene , e fi begli , che lenza ch’io dica

quali lòno,fifonno conofcereaìlagrazia,e pfezzionc loro, in fra gl’alcri.Ne è
poffibilc veder’ piu belli,eeapricciofi altari da fore làcrifizij alì’ulanza antica

di que!li,che coftui fece nel bafamenro di quell’opera. Dopo,il medefirao s.

GallojchefaceacondiurcnelChicftrodi sanpieroin Vincolala bocca di
quel pozzojfecc fare ai Mofea le sponde,con alcuni mafeheroni bcllillìmi*

Non molto dopo.eflendo vna ftate tornato a Firenze,& hauendo buon no»
niefragl’arteficjjBaccio Bandinelhche foceual’Orfeodi marmo,che fu po-
llo nel cortile del palazzo de’Medici.fatta condurre labafadi quell’opera da
BencdettodaRouezzano.fececondurreaSiraoneifeftoni, Scaltri intagli
cdlillìmi, che vi fono ancor che vn feftone vi fia imperfecto,&: folamctegra
ornato . Hauendo poi fatto molte cofe di macigno , delle quali r,5 accade far

n^emona,difegnauatornarcaRoma,mareguendo in quel mentre il saccho
non andò altrimenti. Ma prcfodonna,fi ftaua a Firenze con poche foccen-

hauendo bilogno d’aiutare la famiglia, e non hauendo entrate, fi

andana trattenévio con ogni colà. Capitando adunque in que’giorniaFio

Pietro di SubiiIo,maeftro di fearpeiio Arccino,iiquaIc teneua di con-

Rrc
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tinuofotto Hifebu5numerodiiauorantÌ5perochetujteIefabriche(3’Arei
zopafsauano per lesuemanijcondafse fra molti altri, Simone in Armo.
J>oue gli diede a fare per la cafr degl’tiere-di di Pellegrino da Fofsombronc,

cittadino Aretino , lacjual cafa haueà gia tatta fare M. Piero Gerì Aftrologo

eccellentejColdifegno d’AndreaSanfo«ino,cdai nepoti eraftata^penduta,

pervnaiala Vn camino di macigno,& vn’acqnaiodi non molta spefa.Mes-

ioni dunque manose cominciato Simone il cammino io polefopraduepiU-

ftri,facendo due nicchie nella groisezza di uerfo il fiioco, e mettédo foprai

dettipilaftti archi tTaue,fregio,e cornicione, 6c vnftontonedifopra confc-

ftoni,& conl’arme di quella famiglia. E colìcontinuairdolo condiilsecóó

ti,e fi diuer(iint3gli,& lottile maglftero, che ancor cKequeìl'cpera fulssdi

inacigno,diuentò nelle lue mani piu bellajchefefule di marmo, epiuftupc

da, Ilche gii venne'ànco fatto pin ageuolmencc,peroche quella pietra noaè

tanto dura quanto ilTnariT>o,e piu rollo fenoficcia,che nò.Mettendo duntp

in quello laucro vn’ ellrema diligenza, condu Ile ne^iì^Uri alcuni nofei,à

mezzo tondo, e ballorilieuo,piubeìli,& pm bizarri che fi poflano fareicos

celate,ca!zari,targhe,turcarsi,& altre-diuerfe atmadure . V i fece firailmente

mafcherc.mollri marini, ficai tre graiiorcfaniafie, tutte in modo ritratte,?

traforate^che paiano d’argenro. Ilfregio,poi,chcèfra rarchitraue, ficilcor-

nicionefececon vn bellilfirao giraredi fogliami, luttotraforato, epiend’vc

celli,tanto ben fatti, che:paiairo in aria volanti, ondeècofamarau^liofavc-

'dere le piccole gambe di quellj,non maggiori del naturale; ellere tuttettm-

de,e fiaccate dalla pietra,in modo,cbe pare impolfibile. E nel vero qtieft’ope

la pare piu rollo miracoIo,cheartifizio.Vi fece oltre ciò in vn fellone alcune

fqgIie,efrutte,cofi spiccatele frctecon tan ta diligenza fòEtili,chevincono in

•vn certo modolenaturali.lìfine poi diquéft’operalònoalcune tnakhero-

'ne,&c^deìlieri veramentebellilTihii.EIe bene non dòuea SrnroBeinVn’

operafimile mettere tanto fiudiOjdouendoncelTerescarfaTnente pagato da

colòrojchemolto non poteuano,nondimeno tìratodali’amore,cheponaii»

ali’atEe,e dal piacere che fi ha in bene operando,volle cefi tare. Ma non fece

già il medefimo neiracquaio de’medcfimi.pero che Io fece aliai bello, itiaor-

dinarìo.Ncl’nredefimo tempo aiutò fare a Pierodi Sobillo che molto non sa

pea,moltidiregni di frbrichejdipiantedicafe,porte,fineftre, ficaltrecofeat

tenééi a quel meftiero. In filila càconata degl’Aibsrgotti, lòtto la fcuola, eftu

dio del comune è una fineftra fatta col difegno di coftui alTai bella.Et in PclH

cerianelon due nella cafa di ser Bernardino Serragli.Et in filila carenata del

palaZzcrde’Priori èdi mano del medefimo vri’arme grande di macigno di Fa

pa Clemente fetrimo.-F 11 condotta ancora difuo ordine, e parte daluinre*

delìmo vna cappella di m3cigno|ci’ordine corinto, per Bernardino di Qri-

ftofanodaGiuoui j chetupofta nella Badia di (anta Fiore Monafierioafld

bello in Arezzo dìMonaci neri. In quella cappella volena il padronefàrfi-

re la tauola ad Andrea del Sarto,
e
poi al Roiro,ma non gli vennefattOjicht

quando daunacola,equandodaaltraimpediti,iion]opoterono'reruire.R

nalmentevoltofi a Giorgio V afari hebbe anco con eflolui delle difficnlta.-c

fi durò fatica a trouar modo chela cefa fi accomodane. percioche elTendoql

lacappelia-iftiitolatainsan Iacopo, fic insanChiiftofanOjVivoIcBa-colirib
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nonnacolfigliuoloincoU.Oj&poialsan Chcifta^ùogigànte vn!al

r^h ifto piccolo foprala
spalla. l.a<5uakofa,olcre» che parca moftruòfii

,

jjo ^
gya accomodarenc fare vn gigance di fci in vna tauola di quattro

oo°
Giorgo adunque difidorofo di feruire Bernardino, gli fece vn dife-

auefta maniera . Pofeioprale nuuolela NoftraDonna có vn sole die

«Dalie Rinterra fece san Chriftofanogiiiocchionj,convnagamba nel

uada vnode'latidella tauola,eraUrain atto di moucria per rizzarfi.mé

^'^TvjoftraDonnagliponefopra lespalle Chriao fanciullo cÓiaPalIadel

do in mano. Nel refto della cauolapoihaueua da eHerc .accomodato in

“^Sosanlacopo.egraltrilaatijchenonfi iarebbono dati noia. Hqualedi-

?-no piacendo a Bernardino,fi farebbe meilo in opera , ma perchein quel-

n a mori la cappella fi rimafe aquel modo agl’heredi, che non hanno fatto

altro Mentre dunque che Simonelauoraua la detta cappella
, padandopcr

Arczio Antonio da san GaUo,ilquale
tornaua dalla fortificazione di Fatma

& andaua al’Oreto a finire l’opera della cappella della:Mad6na,donehauc

uaauiati ilTribolo,Raffaello
MonteLupo,Francefco giouane da san Gallo,

GirolamodaFerrara,eSjmonCioIi,caitriinragliatQri,sqaadratori,escar-

pellim,perfinirequeliochealla(uamortehaueualakiato AndreaSanfoui

noimpcrfertoifece tanto,checonduflelaSiraonealauofareidoaegì’ordinò

che non folo hauefiecura agl’intagli,ma airarchiiettura ancora ,^,ahri or-

namenti di quell’opera . Nelle quali commelKòni fi porfò-il Moreha molto

bene, Se che fu piu,condufle di fua mano perfettamente molte cofe,& in par

ticola re alcuni putti tondi di macmo,chefonoin fu i frontespizi] delle por-

te:& fe bene ve ne fono ancho di mano di Simon Cicli, i miglior;, che fono

ranfiimi/onfiittidel Moka. Fece fimiimentetutciifefloftidi marmo, che

fono atomo a tutta quell’opera, con beili (Timo artifizio , e con graziofiflìmi

intagli,e degni di ogni lode.Onde non e marauiglia fe fono amirati,e in mo
do filmati quefti lauori,che molti artefici da luoghi lontani fi fono parti ti,

p

andargli a vedere. Antonio da san Galloadunque conofeendo quanto il mo

fcavaleficin tuttelecofeimportancijfeneferuiuajCÓ animo vngiorno,por-

gcndofcgUl’occafione,di remunerarlo , e fargli conofeere quanto amafleia

virtù di lui . Perche efiendo,dopo la mòrte di papa Clemente creato fommo
Pontefice Paulo terzo Farnefe,ilquale ordinò, efleadorimafa la bocca del

pozzo d’Oruieco imperfetta,che Antonio n’hanefiecurajeìToAntonio vi có

dulie il Mofca,acciodetre fine a quell’operailaquale haueua qualche difiìcul

tajSc impatticulare neli’ornamento delle porte
5
percioche efiendo tondo il

giro della boccha,colmodi fuori,e dentro vocoque’due circoli contendo -ta

noinfietncjcfaccuano difHcultanell’accomodarelejportc quadre conl’ci'a

namenro di pietra: Ma la virtù di quell'ingegno peilegiinoui Simoneacco
mudò ogni cofaj&conduficil tutto con canta grazia a per !:ezzi'One,che uiti-

no s’auede,che mai vi folle difificuka. Fece dunque il liniméc-.» di quefia bue
cha,e l’orlo di macignoj& il ripieno di mattoni,con alcuni epitaffi di p:?tra

hiancabeihllìraijScaliriornamentfirifcor.trandoleportedci pan. Vi fece

2ncol arme di detto PapaPauloFarncicdimarmo.'anzidoue prima errino

Attedi palle per Papa CÌemcnte,che haueua fatto quelTopera, tu forzato il

riutci beniiiimo»a fare delle palle di rilieuOjg'glijS: con artiUta-

Rrr 1
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lel’afraedc'Medict, in quella Hi cafaFarnefé; non oftante> come fio Jelto

(-coliVanno lecofedel mondo) che Hi cotanto magnifica opera er^ia fufle

flato autore Papa Clemcntefettimo; del quale non fi fecein queft'vldma caf

te,e piu importan te,alcuna raenzioncvMen tre che Simone atcendeuaatini»

re quello po2;zo,gì’operai di santa Maria del Duomo d’Oruieto
, difideran-

do dar finealla cappella di marmo, laquale con ordine di Michele sa Miche

le Veronefe s’era condotta infino ai bafamcntojcon alcuni incagli; ricercor*

noSiraonejChevo!cire3ttendereaquelta,hauendo!oconofciuto verafr.ene

te eccellente, perche rimafi d’accordo, e piacendo a Simone ia conùerfazio-

nedegl Oruietani,v{ conduflè^per Ilare piu coraodamenrelafamigli3,epoi

lì mife con animoquielo,e pofato a !àuorare,eflendoin quel luogo daognu

no grandemente hon orato, poi dunque,chehebbe dato principio, quafip

faggio ad alcuni pHàftrije fregiature, ellendoconofciuta da quegl’huoraini

l’eccel!éza,e uirtii di Simone
,
gli fu ordinata vna prouifione di dugentofcu

idi d'oro l’annojcon la quale continuando dilauorare,condufTequeiropera

a buon termine . Perche neimezzo andaua,per ripieno di quelli ornamenti

Vna ftoria di marm;o,do è l’adorazione de’Magi di mezzo rilieuo,vifu con-

dotto,hauendolo propofto Simone Tuo amicillimo} Raffaello da Monte Lu

po scultore Fiorentino, checondufie quella ftoria , come fi è detto, infinoa

mezzo beiliffima . L’ornamento dunque di quella cappella fono certi bafa-

métijche mettono in mezzo l’altare di larghezza braccia dua,emezzo l’vnot

foprai quali fono due pilaftri per bada allicinque,eqfti mettono in mezzo

la ftoria de’Magi. E nei due pilaftri diuerfbla(loria,chereneveggionodue

•faccie.fono intagliati alcuni candellieri,c5 fregiature di grottefche, raafche

rc,figurineje fogliami,che fono cofa diuina.E da bafib nella pdeHa,chevari

•cignédo (òpra l’altare fra l’unoicl’altro pila(lro;c vn mezzo Angioletto,che

con ic-mani tiene vn’infcrizionetcó felloni fopra,e fra i capitegli de pilaftri,

•cioue rifaha !’architraue,il fregio,& cornicione,tàto quato fono larghii pila

Uri .E fopra qlli del mezzo tato quato fon larghi,gira vn arco^chefaornacné

toalla ftoria detta de’Magi.Nella quale,cioèin quel mezzo tódo.fono molti

Angelijfopra f-arco-è vna cornice,che viene da vn pilaftro aU’alcrqjCiò daq*

^grultimi di fuorijche fenno frontespizio a tutta l’opera . E t in qucftaparteè

u n Dio padre di m ezzo rilieuo. E dalle bade>doue gira l’arco fopra i pilaftri,

-fono due "Vettoriedi-mezzo rilieuo . Tatta qucft’opera adun^ucè tanto bc

•Compofta,efatla con tanca-ricchezza d’intaglio,che non fi può tornitedive

dei»c le minuzie degli ftraforijl’ecceilenza di tuttelecofejchefonoin capitd

li,ccfrnk:i,marchere,feftoni,c ne eandeiiieri iondi,che fanno il fine di quella

certo degno di eil'ere come cofa rara amirata. Dimorando adunqneSimoae

Molca rn-OrnietOjvn fuo figliuolo di quindici anni chiamato Francefco,ef

fopranomeii Mofchinojetfendo flato dalianatura prodotto quaficongH

rcarpclliÌR'fnano,edi fibcH’ingegno, chequalunchccofa volcuafaceacoa

fomma grazia,condufie folto la difciplina del padre in queft’operajqaafin»

racolofamen te,gl’A ngeli chefrai pilaftri rengono l’infcrizioni:poi il DioPa

dredel fr6ferpiz!0,efinalnicncegl’Ange!i,chefononel-me7.zo tondo dcil'»

pa fopra l'adorazion e de’ Magi,^afta da Raffaello: & vltimaméie le Vittori:

^d-alk bade dei mezzo tondo. Nelle qua!icorc.fc.ftqpire,cinarauigliareopQa
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hd.ìlciiefiicàgionechefinitaqlia cappella àSimoneP.vi.'.i^roperai del Di;.-*

modatoafarne vnalcraaGmiìitLicii-.ccliqrcadeil .;i:iac-àaa:2ccic mtgho taf
fc'accópagnatoii vano delia cappella dciralcare maggiore ,có ordine,che fcji

2avarjatel’archicernira,fi variallonole figure,encl mezzo fnile la vificazio-

nediN. Donnajlaqualefu ailogaraal detto Molchino. Conaenuti dunque
dcltutto,miireroilpe-dre,6cilng!iL>oIo mano all’opera.Nella quale mentre
fiadoparor. 05fuilMoÌca(iimoltogiouamento,evtileaquelIacittà,facen-

doarooitijdiregnid’archtrettura per cafe, & aldi nu>lti edifizij . E fra l’ahre

cofe fece in qlla città la pianta, e la facciata delia cafadi M. Rafiaello Guaine
n,padre del Vefcouo di V iterbo,& di M. Feltce,ambigen til’ fauomini,e sig.

lioaoraiÌ,evirtuofilììmi. & alli signori conti della Ceruarafimiltnctelepia

lecfalcunecafe. IlmedcGmofeceinmoItidc’Iuoghi,aOrniero vicini,&in-

parttcolare al signor Pirro Colona da Srripicciano,i modelli di moire Tue fa

briche,e muraglie, facendo poi fare il Papa in Perugia la fortcz2a,doue era-

no ftace le cafede’Baglioni,Antonio san Gallo,mandato perililofcaglidie

de carico di faregl’ornamenti. onde furono con fuo difegno condotte tutte

leporte,fìneftre,camini,& altre fi fatte cofe, Scimparticolarc due grandi, e

bcllillìmcarmi di sua Santità.. Nella quale operahanendo Simone fatto fcr

«ita con M.Tiberio Crispo4cheuiecaCaftcÌlan©:fudalui mandato a Bolfe

na,douencI pittato luogo tit qtìclCafteiio,riguardanre diago, accomodò
parte in fui vecchio,eparte fondando'di iruouojvnagrande, e bella habi ta-

llone có vna fiali ta di fcaieiìellilTima.&con molti ornamétidipietra.Nepaf

fio molto,che eflendo detto MeflerTiberro fatto Caftellano di Caftel santo

Agnolo,fece andare il Mofea a Roma,d<Hie fi ferui di lui in molte cofe nella

linouazione delle ftanze di quel Cartello . E fra Taltre cofe gli feniarefopra

gl’archi, cheimbocchano la ìaggia'rmcma laquale volta verfo i prati,due ar-

mideldcctoPapadi marmo,tanto ben Iauorare,e traforate nella Mitra ove
jo Regno,nelle chiaui,& in eern fcftoni,& maficherine, ch’elle fono maraui

gliofe. Tornato poi ad Oruieto , per finire l’opera delia cappella , vi lauorò

continuamente tutto il tempojche vifTe Papa Paulo,.conducendola di fbrte^

ch’ellariufdjcoinefivedenon meno excellente chela prima, cforfie molto

piu. percioeheportauail Mofea come s’è detto tanto amore aii’arte,e tanto

fi compiaccuanellaiiorare che nonfi. fatiaua.fnai di fare,cercando quafi i’im

•poflibile: e Ciò piu per difidewodi.glo^ria^ched’acumularcoro,con tentando

fi piu di beneopare nella Tua profellìone.ched’acquiftareroba. Finalmente

fflendo l’anno 1550. creato Papa Giulio terzo,pcfiandofiichedoue{Ic metter

manodadoueroallafabrica disan Piero,fiene venne il Mofea a Roma,e ten

lòcóidcputati della fabrica di s. Piero di pigliareinfommaalcuni capitein

di marmojpiu per accomodare Giandomenico fuo genero, che per aliro.Ha

-uédodunque Giorgio Vafarhche portò Tempre amore al Mofea, trouatolo

in Romadoue anch’egli era rtato chiamato al fcruiciodcl Papa,pés£> ad ogni
modo d'hauergli a dare da lauorare.perciocbc hauendo ilCardinal-vecchio

-diMontcquandomorijIafidaioagrhercdi chefcglidoueilefarein san Pie-

so a Motorio vna fepolturadimarrao, & hauendoi! detto PapaGiuliofiuo

•herede,e nipote ordinato , che fi facelle, edatcnecura al Vafiarij cghuoleiia

«chein detta repoltutaTaccllcil Mofea qualche.cola d’intagiic rtraord;n.'>'-ia .



TERZAPARTE
Ma haucnHo GÌorgoi-‘atci alcuni modelli per clettalèpoItura,il Papaconfoi

il tucto con MicìieiagnoloBuonarruoti prima che voieflì nfoluerfi.ondeha

oédo detto Michel agnolo a (uasacita,che nóslmpacciaflecó intagli: pcbefc

bene aricchifcono l’ope , cófondono lefigure , la dotte il lauoro di quadro,

quando è fatto bene, e molto piu bello,che l’in taglio , c meglio accompagna

le ftamcjpercioche le figure no amano altri intagli attorno , cefi ordino sua

santi tà,che fi facefie. Perche il Vafan nòpptédodareche fare al MofcaiqU

l’opetadu licenziato: e fi fini fenza intagli ia fepol tura,che tornò molto me-

glio,che con eiìi nóbarebbe fatto. Tornato dunqiSimone a Oruieto, fu da

to ordir» col Tuo difegno di fare nella crociera a fommo della Chiefaduc ta

bernacoli gradi di marmojc certo c6 bella grazia, eproporzione . In vnode’

qua’ifeceinvna nicchia Raffaello Mòte Lupo vn Chtifto ignudo di marmo

co la croce inispallarenelPaltrofeceil Mofchinovn s. Baftianofimilmente

ignudo, seguitadofi poi di far p la Chiefa gl’Apoftolidl Mofehino fece della

medefima gradezzas.Piero,es.Paulo,che furono tenute ragioneuoliftatne.

in tato nó fi lafciado l'opa della detta cappella della vifi razione , fu condotta

tato inanzi,viucdo il Mofca,<he nómacaua a fatui fe nó due vccelli. Et anco

qfii nó farebbono ma,cati,nia M. Battiano G uakieri Yefeouodi Viterbo, co

mes’edettOjténeoccupatoSiraonein vn’ornamencodi marmodi quattro

pezzi,ilquslc finitomàdò in Fracia al Cardinale di Loreno,che Thebbecarif

fimo,eflendo bello a marauiglia,e tutto pieno di fogliami, elauoratncó tan

ta diligéza che fi crede qfta edere fiata delle migliore, che mai facefle Simo-

nesilqualenon molto dopo,chehebbe fatto qlto fi mori l’anno 1554. danni

58. có danno nó piccolo di qlla Chiefa d’OruietOjnella qualefu honoreuol-

méte fotterrato.Dopo edendo Frane. Mofehino da gl’Opai di ql medefìrao

Duomo eletto in luogo del padre.nÓfe ne curadoslo lafeiò aRaffaello Moti

te Lupo. Se andato a Roma,finÌ a M. Ruberto Strozzi due molto graziofefi*

guie di marrr.OjCio è il Marte,e la Venete che fono nel cottiledellafua calai

Banchi. Dopo fatta una ftoria di figurine piccole,quafi di tondo rilieuo,nel-

la quale è Diana,chec6lefueNmtefibagna,e conuecte AttcofìinCeruio,

ilqualc è mangiato da Tuoi propri) canijfe ne venne a Firenzc,e la diede al S.

Duca Ccfimo.ilqualc molto difideraua di feruire. ondefuaEcc. haucdoac

cenata, e molto commendata l’opa,nó mancò al difiderio delMofchino.co-

me nóha mai macatoachi ha voluto in alcuna cofa virtuofamente operare.

Perche roeflolo neiroperadcl Duomo di idfa, ha infino a bora con fua molta

lode fatto nella cappella della Nunziata,ftata fatta da Stagio da Pietrafantacó

grinragli,&: ogni altra cofa l’Angelo,e la Macióna in figure di quattro brac-

cia. Nel mc’zo Adamo), ed Eua che hanno in mezzo il pomo5& vn Dio Pa-

dre grande con certi putti nella volta della detta cappella, tur radi marmo,

come fono anco le due ftatue,che al Mofehino hano acqui flato aliai nome,et

honorc. E pcheU detta cappella è poco meno che finita, ha dato ordinesua

Eccell. che fi metta mano alla cappella è dirimpetto a quefta detta dell'lnco-

ronata,cio è lubito aH’en trare di Chiela a man manca . Il medefimo Mofebi

no nell’apparato delia SerenjfiìmaReina GiouanRa,edcirijlull. Prencipedi

Firenze,!! èportaro molto bene in queli’operechegli fu tono date a fare.

Il fine della vita di Siroone detto il Molla daScttignano.
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UitedtGirolamo/^ diBartolomeo Cjenga,& di Gic-

itamhat. s. Alarino nnero dt Girolamo.
j

Irclamo Genga.ilquale Fu daVrbino-, emendo da ff.o f^drc vii

dieci anni mefTo all'arte della Lana,perchei’eilercuaua mahf
fimo volenrieri,comc gli era dato InogOje répo di n aCccfo con
carboni. e con penne da fi:ciuere>anHanadiregnando. La qual

coFa vedendo alcuni amici di Tuo padrejl’ellorrarono a leuar-

lodaquell’arte, emetterlo alla pittura ronde lomilc in V rbino anp refio di

Certi maeftn di poco nome . Ma veduta la bella maniera,che haiiea , c ch’era

perfarfrottOjCom’eglifudixv. annido accomodò con maeitro LucaSigno»

Celli da Cortona, in quel tempo nella pittura maeftro eccellente, col quale

ftct:e niol-ùanni>elo-rcguitò ncllaMarcad’Ancoiìa,inCortona, & in moki
a.rrt
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aUriIuoghf,(iouefeccopere,cparcicolarniéce ad Ocuieto. netDuomodcì
ìi. qual città fece come s’c detto vna cappella di N.DÓna eoa inSnito witnero

di figuie, nella quale continuamente lauorò detto Girolamo.cfufemptede

saigliofidifcepoli ch’egli hauede. rartitofipoidaIui,fimifecon Pietro Perù

g:no pittore molto iUm3E0,col quale flette tre anni in circa) &atccfe aliai al

ìa prospcttiua,chedalaifu tanto ben capita, & bene intefa, che fi può dire,

che nediuen!ÌTeecccIlentifllmo,ficorae per le fueopere di pittura, edi archi

tetturafi vede.efanelmedefimo tempo,checon il detto Pietro ftauaildiui

Ro Raffaello da V rbino,che di lui era molto amico, partitofi poi da Pietrofe

n’andò dafe a Ilare in Piorenza.doueftudiò tempo afiai. Dopo andato aSie

navi flette appretio di Pandolfo Petrucci anni e mefi: in cafa del quale dipia

fc molte flanze,che per edere benidìrao cUfegnate , & vagamente colorite,

meri torno edere villc,e lodate da tutti iSeneìì; & particolarmcntedal detto

Vandolfojdal quale fa fempsebenifiìmo veduto,& infinitamente accarezza

to.Mortopoi pandolfo,fene tornòa Vtbino,doueGuidcbaldoDuca fecÓ

do , lo trattenne affai tempo, facendoglidipignere barde da eauallo, chele

vfauanoin quc’tempi in compagniadi Timoteo da Vrbino pittore diadai

buon nome,&; di molta esperienziaiinfieme col quale fece vna cappella di s.

Marcino nel vefcouadoper Meder Gionam pierò Ariuabene Mantouanoal

l’iiora Vefeouo d’Vrbino, nella quale l'uno, e l’altro di lororiufeidi belhlTi-

Hio ingegno fi come l’opera iftefladimoftra,nellaqual’e ritratto il detto Ve

Icouo che pare vino. Fu anco particolarmente trattenuto il Gcnga dal detto

Duca,per far scene,& apparati di coramedie,le quali perche haucua honiffi

ma intelligenza di profpettiuaj&gran principio di Architeitura>faceuainol

to mirabili, e belli, partitofi poi da Vi bino fen’aDdòaRoma,doaein ftrada

Giulia>in sancaCatherinadaSiena,fece di pittura vna refurrcccionediChri

£lo>r4eJla quale fi fece cognofeere per raro,& eccellente maeftro,hauendola

fatta con difegnOjbeli’atiiiudine di figure fcortjjC ben colorite,!! comequd

li che fono della profeffionc,che l’hanno vedoca,nepoflcnoferbonifl!matc

ftimonianza.E t dado in Roma artefe moire a mifurare di quelle anticaglie,

fi come ne fono fcritti appiedo de fuoi hcredi. In quefto tépo morto il Dua
Guido,e succedo Fancefeo Maria Duca terzo d’Vrbino, fu da lui richiama-

to da Roma, e con flretto a ritornare a V rbino in quel tempo che’l predetto

Duca rolfeper moghc,e menò nel flato Leonora Gonzaga figliuolajdclMar-

thefèdi Mantoua,e da sua Eccellenza fu adoperato in far archi trionfali,
ap

parati,efcenedi commedie,che tuttofa da lui tanto ben ordinato, e meflò

in opcra,cbe Vrbino fi poteuaaffimigliarea vna Roma trionfante : onde nc

riportò fama,c honoregrandiiTimo. Edendo poi col tempo il Duca cacciato

di dato da l’ul cima voi ta,che fe ne andò a Mantoua , Girolamo lo fcguiio ,fi

come prima hauea fatto nelli altri efilij. Correndo Tempre una medefimafor

tuna,c nducendofi con la Tua famigUain Cefena. Doue fece in sant' Agoffi-

no,aÌl’aIcare maggiore vna taucla a olio in cima della quale è vnaAnniinzia

t3,6c poi di fiotto vn Dio Padre, e piu a bado vna Madonna con vn putto ini

braccio in mezzo ai quattro dottori della Chiefia, opera veramente bclliffi-

ma,& da edere dimata-fece poi in Forli a firefcojin san Francefico vna capptl

la a man drirta,dentrouii’AfIun2Ìone della Madonna con moki Angeli, c&

guce
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gyfc itorflfrcioeProfeti,5c Apoftoli,che in qucfta anco fi cogaofce di qu»
to mirabile ingegno f.iffc,perche Topera fa giudicata bellzilìma, feceni anco
la ftorfa dello Spirito Santo per Mcfier Francefeo Lóbardt medico che fu Tan

no tjii- che egli la fini; 6c altre opere per la Ron>agna.delle quali ne ripor-

tò honore,e premio. Btrendo poi ritornatosi Duca nello ftatOifenetornòan

co Girolamo.e da efio fu trarienu to,e adoperato per architetto, e nel rcftau

rarevnpalazzovecchio, e farli giunta d’altra torre nel Monte dell’ Imperiale

fepra Pefaro. Il qual palazzo per ordine,e difegno del Gega fu ornato di pit-

tura d’hiftorie.e fatti del Duca,daFrancefco da Forlì ,da Raflacldal Borgo»

pittori di buona fema,e daCammillo Man tonano,in far paefi,e verdure ra-

riffìmOjC fra li altri vi lauorò anco Bronzino Fiorentino giouinetto, come fi

è detto nella vita del Puntormo, Eficndoui anco condotti i DoOi Ferrarefi»

fli allogata loro vnaftanza a dipignere. Ma perche finita che l’hebbero non
piacque al Duca,fu gittata a terra, e fatta rifare dalli fopranominati . Feceui

poila torre alta no. piedi con 13. fcaledi legno da falirui fopra, accomodate
tanto bene,enafcofte nelle mura che fi ritirano di Ibiaruin foiaroageuoimé

te, il che rende quella torre fortillìma , e marauigliofa . Venendo poi uoglia

a! Duca di voler fortificare Pefaro,& hauendo facto chiamare Pierfrancefeo

da-Viterbo,archi tetto molto eccellente,nelledispute,chcfi faceuanojfopra

la fortificazione,femprc Girolamo v’inceruenne,e il Tuo difcorfò,
e
parer e, fu

lenurobuonoepienodi giudizio. ondc,fem’e lecito cofi dire, il difegno di

quella fortezza,to piu di Girolamo ched’alcun’altro: fé bene quella forte di

archi tettura da lui fu fempre ftimata poco,parendoli di poco pregio,e digni

ta. Vedendo dunque il Duca di hauere vn cofi raro ingegno, delibero di fa-

jealdetco luogo deH’fmperiale vicino al palazzo vecchio vn’altro palazzo

nuouOjC cofi fece quello,che hoggi vi fi vede,chepercller’fàbrica bellillìma

ebenetatefa,psena di camerc,di coJonnati,e di cortili,di loggie,di fontane »

Jcdiameniffimigiardinijda quella banda non padano Prencipi, che non la

vadino a vedere. Onde meritò, che Papa Paulo terzo andando a Bologna co

tutta la fua corte Tandaflea vedere,e ne reftallc pienamete iodisfatto. Col di

fegnodclmedefimo,!! Duca fece reftaararc la corte di Pefaro , &il Barchec

tofaccndoui dentro vnacafa;cherapprefen’ado vnaruina, ecofa molto bel

la a vedere. E frale altre cofe vi è vna fcala fimile a quella di fìeluedere di ro
tna,chcèbeUiffima. MediantefccereftaurareiaRoccadi Gradara, e la corre

di Caftcl durantein modo che tutto quello che vi è di buono venne da que-
fto mirabile ingegno. Fece fimiimente il corridore della cor te d’Vrbino,{o-

pra il giardino,e vn altro cortile ricinfe da vna b.tnda con pietre traforate c5

moltadiligenza.fu anco cominciato col difegnodicoftuiilconuentode’zoc
colanti a .Monte Baroccio, e santa Maria delle grazie a Senigaglia, che poi re

ftarono imperfette per la mortedel nuca, fu ne’medefimi tempi con Tuo or-

dinc,cdifegno cominciato il Vefcouado diSinigagÌia,che fé ne vede anco il

modello fatto da lui. fece anco alcune opere di scultura,e figure tonde di ter

ra.edicera,chefonoin cafade’nipoti in Vrbino,afIài belle. All’Imperiale fc

ce alcuni Angeli di terra, i quali fece poi gcttardigefio,e mertergli fepra le

porte delie ftanzelauorate di ftucchonel palazzo nuouo, che fono molti bel

lUeceal Vefcouo di siniaaclia alcune bizzarrie di vafi di cera da bere per far00 crr
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li poi d'argfn to- e con piu diligenzia ne fece al Duca per la Tua credenza alca

ni altri bclUfllinj . Fu belhflìmo muentoredi marcheTate,& d’habiti,comefi

vidde al tempo del detto Duca,dal quale meri tò per lefue rare uirtu,ebuo-

ne qualità,edere affai lemuneràro.Éflédopoifucceflo il Duca Guidobaldo

fuo figliuolo che regge hoggi, fece principiare dal deno Genga la Chiefadi

san Giouambatcifta in Peraro,cheeflendo fiata condotta fecondo quel mo-

dello da Bartolomeo fuo figliuolo,è di bellillìma archi tetrurain tutte le par

ti, per hauere affai iminitato l’antico,eiàtrala in modo ch’eirè il piu bel Tcm

piojche fia in quelle parti, fi come l'opera fteffa apertamente diraoftra porca

do fiate al pari di quelle di Roma piu lodate. Fu fimilmentc per fuo difegno

coperafattodaBartolomeo Ammannati Fiorentino scultore allora molto

giouane,lafepolturadelmicaFrance/co Maria insania Chiara d’Vrbioo,

chepcofsscpUcejedipoCafpefariulcimolto bella. Medefimametelucodoi

IO da lui Battifta Franco pittore Venitiano a dipignere la cappella gràdedcl

Duomo d’Vrbino, quando per fuo difegno fi fece rornamento deli’ organo

del detto Duomo che ancor non è finito. E poco dappoi hauendo fcrittoil

Cardinale di Mantoua al DUca,cheglidoueffe mandare Girolamo, perche

vole-uaràffettareil fuo Vefcouado diquella città,egli vi andò. & raffettollo

nioltobenedilumi,&di quanto difiderauaquelsignore. ìiquale olrreciò

volendo fare vna facciata beila al detto Duomo glie ne fecefare vn modello,

chedaluifacondottoditalmaniera,chcfipuodireche auatizaffe tutte l’at

chitetturedel fuo tempo; percioche fi vede in quello grandezza, proporzio*

ne,grazia,& compofizionebeliiflima.Eflcndopoi ritornato da Mantouagia

vecchiOjfe n’andò a fiate a vna fua villa nel territorio d’Vtbino dettale val-

le,per ripofarfi,& goderfi lefuefatichc.nel qual liiogo,per non fiaceinozio

f€cedimatit.a vna'conuerfionedisanp3ok>,configur-e,ecaualIiaffaibengrà

di,e con belliflìme attitudini jlaqualeda lui con tanta p.''.zienza,& diligenza

fu códottache non fi può dire ne vedere la maggiore, ficomeappreffo-delli

fuoi heredi fi uede,da quali è tenutaper cofa pietiofa.& catilliraa . Nel qual

luogo ftando con l’animo ripofatOjOpprefio da vna terribile febbre.riceuuti

ch’egli hebbe tutti i facramenti della Chiela, con infinito dolore difuamo*

glie.cdefijoifigliuciifiniilcorfodi fua vita nel 1551. agli xi. di Luglio,di età

d’anni 75. in circa, dal qual luogo effendo portato a Vrbino fu fepoltohono

ratamente nel V efeouado innanzi alla cappella di san Martino già fiata dipi

ta da luijCou incredibde diipiaccre de fuoi parcti,c di tutti i cìrtadini.FuGi-

rolamohuemo fempìeda bene,in tantochemai dilui non fifenricoramd

iatta.fu non folo'pÌTtore,'sculcore,& archi teitore,ma ancora buon mufico.

fubeiliflimoTagicnarore,& hebbe ottimo tratrenfmento. Fu pieno di cor-

tcfia,e di amoreuoIezz3 ,verfo i paren tÌ,eamici-E quello di che menta nópic-

cola lede, egli diedeprincipioallacafa clciGenghiin Vrbino con honore,

nome,e'facuica. lafciò due figliuolimo de quali teguirò !e{u€veftigia,&ac-

tefe alla architettura, nella quale fe da la morte non falle flato impedito ve*

niuaeccellcntillImo,fi comedimoftrauano li fnoiprincipij, eì’altrocheatic

ie*lla'CT3T.afamigliare,ancoi hogg-i viue , 'fu come fe detto luo difcepoloFii

'CcTco Meiizochi da Fur!i,ilo,ua}eprima cominciò effendo fanciullettoadife

jgnsiedaffeJmmitandoje ntracndoin Furli nel Duomo vna tauola di mano
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MarcoParniigiano da ForlÌ,che vi fe dentro vna N. Donna, sa leronirao

Scaltri fanti , tenuta allora delle pitture moderne la migliore: Se parimente

indaua imraicando l’opere di Rondinino da Rauenna pittore piu ecccllcn-

tcdiaarcojilquale haueua poco innanzi melTo allo aitar maggiore di detto

Duomo vna bellilTima tauola dipintoui dentro Chrifto che comunica gli

ApoftolijSc mvn mezzo tondo fopra vn Chrifto morto; Scnella predella di

detta tauola ftocie di hgurc piccole de’fatti di santa Helena molto gratiofe,

lequalilotidulTonoinmanierajche uenutocomehabbian detto Girolamo
GcDgaadtpigncre la cappella di s. Frane, di Furli per M. Bartolomeo Lóbar

dino,andò Francefeo allora a ftar col Genga.Sc da quella comodità dimpa-
rarc, e non refto di feruirlo mentre che uifte,doue, & a Vrbino , Se a Pefero

nell’opera dell’ Imperialc,iauoro come ie detto continuamente, ftimato , 6c

amacodalGenga, perche fiportauabeniftimo comenefafede molte tauolc

di Tua mano in Furli fparfe per quella città,& particolarmeli te tre,che ne lo

no in san Francefcojoltrc che in palazzo nellafala ve alcune ftorie a frefeo di

fuo. Dipinie per la Romagna molte opere: lauoro ancora in Vtnezia per il ae

uetendillìmo ratnarcaGrimani quattro quadri grandi a olio porti nun pai*»

co d’un falotcojin cafa fua,attorno a uno ottangoio che tecc Fràcefeo Saluia-

tijiie quali fono le ftorie di pfiche tenuti molto belli . Ma doue egli lì sforzo

di fare ogni di!jgéza,& poter luo, fu nella Chiefa di Loreto alla cappella del

santillìmoS2grame!Uc,ncllaqua!efeceintornoa vn’tabernacolo di marmo
douc fta i! corpo di Chrifto alcuni Angeli,& nelle facciate di detta cappella

duaftor;e,vna di Mclchi{edec,l’altra quàdopioueia manna, lauoraicafre-

fcojSc nella volta fparti con vari] ornamenti di ftuccho quindici ftoriette del

lapallìonediGieliiChriftojchenefedi pittura noue,&fei ne fece di mezzo
rilieiio,corariccha,& beneintelà,5c ne riporto tale honore,che non fi parti

altrimenti , che nel medefimo luogo fece vna’ahra cappella della medefima
gràdezzadi rincontro a quellain titolata nella Concezione, con la volta tue

tadi bellifllroi ftucchiconnccolauoro, nella quale infegno a Pietro Paulo

fuofigliuoloalauoravglicheglia poi fatto honore,&di quelmeftiero,edi-

uenrato ptatichillìmo. Frane, aduqj nelle facciate fece a frefeo la natiui ta,Sc

la prefentazionedi N. Donna,&: fispra lo al tare fece sanca Anna,& la Vergi

ne col figliuolo in co!Io,& dua Angeli che l’ancoronano.Sc nel uero Toperc

file fono lodate dagl’artefici,& parimente i cortami , c la vita fua molto cri-

ftianamen te, c vifluto con quiete goduiofi quel ch’egiìa prouifto con le fue

fatiche.Fu ancora creato deljGcga Baldafiarri Lancia da'Vrbino ,
ilquale ha

uedo egli attefo a molte cofe dingegno,fe poi efl'crci iato nelle fortificazioni t

doue,e pia signoria di Lucca prouifionato daloro,ncl qua! luogo ftè alcun

tempo,& poi,è coll’llluftrifs. Duca Cofimo de’Medici venuto a feruirlo nel

le fue fortificazioni delio ftato di Fioréza,& di Siena,e l’ha adoperato,5c ado
pcraa molte cofe ingegnoie,& aftaticatofi honoratamente,& vircuoramena

tCjBaldsflarri.douc n’ha riportato grate remunerazioni da ql signore molti

altri feruirono Girolamo Genga,de quali per non ellerc venuti in molta gra

de eccellenza non ifeade ragionarne.

Sff 1
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D IGiroIamofopratletto.effcndonaro in Cefana Tanno 1518, BartoìoiaeO

mcntrcjcheil padre legai tana ticll cfilio il Ducafuosig. fiidalui molto

coflumatamentea!leuato:c pofto poi,e(ìendogiafatto grandicello,ad appiè

dcregramatica nclla^^uaie fece piu che mediocto profitto . Dopoelfeadoal

l’età di iS. anni pueniuo vedédoloil padre piu inclinato al difegno , che alle

Jetteredo feceattédete al difegno apprello di fe circa ducanni . i quali finiti

lo màdòa ftudiareil dilegno.eiapitturaa Fiorcza, la dotte fapeua.cheèilve«

ro ftudiodiqfi’artc,perÌ’fnfiniieope,cheuifonodi-maeftri eccell.cofi anti-

chi come moderni. Nel qual luogo dimoràdo Barto!oraeo,cattc'dendoal<li

fegno,&: all’architettura fece amicizia cÓ Giorgio Vafari pittore, &architet

to Aretino,&c5 Barmlomeo Amannati scultore: da qóali imparò molte

cole appartencii alTarce. Finalmétc.ellcndo flato tre anni in Fiorcnzajiornò

al padre, che allora attédeuainPcfaroalia-fabcica di s.Giciianni Battifta.La

doueil padrCjVedutiidifegnidi ParcoIomeoglipaTuejche fi poitalle molto

meglio nelTarchirettura,che nella pktura,che uiivauc Ile molto buonaindi

nazioncjpche trattenendolo apprclfo dife alcuni meli gTinfegnòi modi dd

laprofpettiuaicdopo lo-rnadoa Roma.acciochelavedclTe le mirabili labii-

che che ui fono antiche, e moderne, delie quali tu ttein quattro anni che vi

ftette,prefe le mifure,euifccegrandifs. frutto. Nel tornariene poiaVrbino,

palpando p Fireze per uedere Francefeo san Marino fuo cognato,ilqualeftc-

tia p ingegniero colS. Duca Cofimo,il S. Stefano Colonna da Paleftina, al-

lora generale di quel sig.cercò.hauédo incelo il fuo valore, di tenerlo appref

•fodifecó buona prouiiione. Ma egli che era molcovbligato al Ducad'Vrbi

jio DÓ voile metterli cóaltri. Ma tornato a Vrbioo,lu da quel Duca riceuuto

•al fuorcruizio,epoi sépcehauuto molto caro . Ncmoltodopo hauédoqud

®uca prela p dona la signora VettoriaFarnele: Bartolomeo habbe carico dal

®uca di fare gl’apparaa di qlle nozze,
i
quali egli fece veramente magnifiche!

honorati. Efra i’aitre ccfe>lecevn’arco trionfale nel borgo di Valboonatan

'to bello, e ben fatto,che no fi può vedere ne il pia bcllo,nciI maggioreonde

'fu conofciuto,quSto nelle cole d’architettura hauelfc acqui fiato in Roma.

Douédo poi il Duca come generale della signoria di Vinezia andare in Lo-

Cardia a riuedere le fortezze di quel dominio , menò feco Bartoloraeo,dd

«quale fi feriti molto in fare fiti,e dilegni di fortezze,e parckolarmentein Ve

iona alia porta s. -Felice. Hcra mitre,che era in Lombardia
,
palpando pqlh

prouinciaiì Redi Boemia>che romana di Spagnaalfuo regno, & efiédodai

Duca honorenoiraécenceuutoin Verona,v-ide quelle fortezze. E perchegli

piacquero,hauùta cognizione di Bartolomeo lo volle condurre al fuo tegoa

plcruirfenejCÓbuonaprouinoneinfortificareiefueterre, manon volédo-

»li darei! Duca licenza, lacola nóhebbe alci imenei tifecto. Tornati poi»

•Vroino no pa.^ò moitOiche'Oirolamofuo padre venne afnorte;ondeBarw

ìuir.co fu dal Dueamcflbin luogo dei padrefopra tutcelefabriche deilo^

co,e madato a Pefere.dotìereguitò larubricadis.Giouanni Bttiftacolm<d^j

lodiGiroIamo.Et in-ql métre lece nella coriedi-Pcferovn’aparcamltodi^^,

-ze,lòpr.a la firada dc’i\1 crcaci,doae horahabiradl Duca molto bello: cóbclif*

ornamiti di porce,di fcale,e di camini, delle qual co fc fu ccc.arcliitrt-®;

JìLic-haaldt) vsduro il Duca volle che anco ntlU corte d'Vi'bino laccile^
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altro spparcimento c(i<amere,quafi tutto nella facciata, che è volta vetfo ?»

DomefinJo. ilqoalc finito ciulci li piu bello alIoggumcQto di quella corte,©

vcropalflzzo,& il piu oTnato,'cKe vi fia,Non moitodopo hauendolo chiefid

i$igoortBolognefi,per alcuni giorni al Duca,ruaEccciLlo concedette loro

iDolrovolentieri.Et egUandato,gÌiferuiiaqucHovoleuano<Ìinianiera,ch*

reftarono fodhlattìlIìn7Ì,& a lui fecero infiniiecortefie .Hauendo poi fetto

alDoc'aichedifiderauadi fare vn porto di marca Pelerò vn modello beliilli

mo,fij portato a Vmezia in cafa il Conce Giouan lacomo Leonardi allora

Ambalciadorei quel luogo dei Duca, acciòfufle veduto da molti della prcr

fellìone, chcfiriduceuano spello, con altri begl’ ingegni a dilputare, e far

•dilcotlì fòpradiuerfe cofein caia il detto Conce, che fu veramente huomo
ranffimo. Qiiiui dunque efiendo veduto il detto modello, & udirti beidif-

corfidel'Gégajfuda tutti fenza contrailo tenuto il moàel»oai'tifiz.iofò, e od

loVScilmacftrochcl’haueuafatiOjdi raniiìmo ingegno.Ma tornato a Pelerò

'iiaftimelTo il modello altrimcti in opa, perche nuoueoccationi di mohaitn

ponaza,leuaronoqueI péfieroalDUca.Fecein quel tépoii Gengs ildilegno

delia Chiefa di Mon tei’AbbatCjC qiio della Chiefa di s. Piero io Moudauio

chefucódotta a fine da Don Picran’AntonioGcngain modo,che p cola pie

coia,n6ci edc fi polla veder rneglio.Fatceqile cole non pafsò tnol{o,cheelsc

do creato Pp. Giulio terzo ,e daluifàrto il Uucad’V'xbino Capitan’ generale

dis. Chiefarandci s. Eccell. aRomaiSt cóefiail Genga» doue volédos. San-

titàfcrtincar Borgo, fece il Genza a richielta del Duca alcuni dilegni bellilli

mijthecÓ altri aliai,lonoapprelìo di sua Eccell. in Vrbino
.

per le quali cole

diaoigandofilafamadi Bartolomeo,! Genouefi, mentre che egli dimoraua

coi Duca in Rematiglielo chiefero per fcruirfene in alcune loro fortificazio-

ni, mai! Duca non Io volle mai concedere loro, ne allora, ne altra volta che

di nuoao ne Io ricercarono, elTendo tornato a V rb:no.

All’ultimo efiendo vicino il termine di'fua vira, furono mandaci a Pelea

rodalgcanMaftrodi Rodi due'Caualicri-della loro religioneHierofolimi-

tana a pregare sua Eccellenza che voi efieconccdcrc loro Bartolomeo, acciò

lopotclfero condurre nell’ Ifoladi Malta, nella quale voleoano fare, non
purefortificazionigrandiiiìme,pcrpoceredifendciTiQaTurchi, ma anche
due cura, per ridurre molti villaggi,che vi erano in vno òdue luoghi .On-
de il Duca, ilquale non haueuano in due mefi potuto piegarei detti Causile

•ri,a voler cbitrpiacere loro del detto Bartolomeo, ancor che fi fufiero fcrui-

todel mezzo della Duchefia,e d’altri, negli corapiac-que finalmente per al-

•cun tempo detcrminafo.a preghiera n’un buon padre fi:apuccino,alqu.ales.

Eccellenza portaua grandi dima aftezzione, e d6 neganaccfachcvolcfie . E
]’atte,clieulòquel S2tit’huomo,iÌqualt.di ciò fece cofciensaal Duca.eiicndo
qliointerefie della Rep. Chnrcian3,non.fu le nor.danmko-lodare, Se cenvé

dare. Bartolomcoadunq; ilquale nò hebbe mai-di quella la maggior grazia

fiparti con i dcttfCaualieri di Pefero a di.io.di aenaio 155S. ma trateenédofi

la Siciliajdaila fortuna de! mar’impediti, nogiur.fero a Malta fc nòavndiei

di Marzo, douefuronoliecameuie-raccohidal gran Mallro. Efiendogìi poi

moftrato quello.cheegh haucltedafai'c,n portò ramo bene in quelle for tifi

'cazìonijChepmnó fi può dire. In i 3nco,cheEÌpjan Mailro,eiuLà-qiicl£Ìgao
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h DC fecero fede con fargli prefen ti honoraciflìmi,e tenerlo come raro, in jó

ma venerazione. Hauendo poi fattoi! modclio d’una città,d’alcuneCfiiefc,

c del paliizzo.e refìdenza di detto gran Maftro.con belliflImeÌDuenziom,&:

ordine, fi amalo dcìl'ultimo male, percioche cflendofi meflo vn giorno del

mefedi Logiiorpcrcflerein qucirifolagrandiflìmi caldi, a pigliar frefeofii

due porre, non vi dette molto,chef uafìalito da infoponaDilidoIoridicor-

po,e da un fluflo crudele. che in ly.giornirucciferojcongrandifllmo difpia

ceredelgran Maftro,edi tinti quegrhonoratiffim!,evaÌorolì Caualicriai

quali pareuahàuertrooatovn’huomo fecondo il loro cuore, quando gli fu

dalla mone rapito . Della quale trilla noueila cllendo auuifato il signor Da

ca d’V rbino,n’hebheincredibiledif piacere,e pianfe la merce del penero Gc

ga.E poirifoltofi a dimoftrare I’amorc,chcgli portaua a cinque figliuoli che

di Ini erano rimafi.neprefeparticolarej&amoieuolc prò tczzione. fu Batto

loineo belliliimo iniicntorc di mafchcrate,e rarilliroo in fare apparati di có-

mcdie,efcene. Dilettoli! di fare fonetti,& altri componimenti di rime, e di

profe,ma ni uno meglio gli riufciua, che l’ottaua rima. Nella qual maniera

di fcriuere, fu affai lodato componitore, mori d’anni 40. nel 1558.

Essendo flato Giouambatifia Bellucci da san Marino.genercdi Girola-

mo Gcnga,ho giudicato che fìa benfatto non tacere quello, cheio deb-

’bo diluidircidopolcvitc di Girci amo, e Bartolomeo Genghi: e n:afTìnian'.é

tc per mo Arare,che i belli ingegni (fole thè vcgìiano)ricice ogni colai anco

rache tardi.fi mettono ad imprefe difficili, 6: bonoi ate.impcròcheiièvedu

tc hauere lo ftudio,aggiun to airinciinazioni di natura,haQet molte volte co

fc marauighofe adopeiato . Nacque adunque Giouambatifta in sanMarino

a di ij.di Settembre 150Ó. di Bartolomeo Bellucci pctfona in quella terra af

fai nobile, & imparato chehtbbeie prime lettere d’uumanità,eflentlcd’aa

hi iS.fu dai detto Bartolomeo Tuo padre mandato a Bologna ad attendercal

le cofe della mercatura apprcflo Baftianodi Roncho mercante d’arte diLa

na,doueefi'cndo flato circa due annijfe ne tornò a san Marino amalatod’v-

na quartana,che gli duro due anni.Dalla quale finalmente guarito, ricomin

dòdafevn’arredi Lana,laquale andò continuando infiuo aii’annoi5j5.NeI

qual tempo vedendo il padre Giouambatilla bene auuiato gli diede moglie

in Cagli vnafigliiìoladi Guido Peru22j,perfcna aflr.i henoratain quella cii

tà. Ma etlcndofi ella non molto dopo monajGioucmbanftaandò a Komaa
ttouacc Domenico Fcruzzi fuo cognato,i!quale era Caualerizzo del signor

Afeanio Colonna. Col qual mezzo, ellendo fiato Giouambatifta apprelTo

quel signore due annijccmegentirhucmoifc ne torno a cafaiondeauuéncj

che praticando a PeferOjGiroiamo Genga,conoiciutolo virtucro,e coftuma

to giouane,^li diede vna figliuola per mog!ie,e fe le tirò in cala.Laondeclsé

do Gioiiamoatifla molto inclinato all’arthiceuura, e attender: do con molta

diligenza a queJi’opere,che di efla faceuail fuo iuocero, cominciò a poflede

re molto bene le maniercdelfabiicare,& aftuciiare Vciruuio, onde a poco

a poco, fra quello che acqui flato da fe rtcflo,6c chegl’infegnoilGcnga, fife»

ce buono architetcore,emall!ma mente nelle cofe delle rettificazioni, Scal-

tre cofe apparttnéii alla guerra.Elìendogli poi mortala moglie Panno 1541.

clafLÌa*
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^ìafdatogli due figliuoli, fi. ftetteinfinoal 1 545. fenza pigliare di ^eaicro

partito. Nel qual tempo capirando del meie di Settembreasan Marino va,

SignorGuftamahieSpagnùolo.mandato dalla MaeftaCefareaaquella Rc-
puì)!ica,per alcuni negozi] fiiGiouambatiftida colui conofeiuto per eccel-

lente archi ceno,onde per mezzo del medefimo. venne non molto dopo al

feraitiodeli lìlufinfiìmo signor Duca Cofirao per.ingegnicri,ecofigiunto

aFi'orenzadenereruiluaeccclIenzain cucte-Icfortificazionidel Tuo domi-
nio,fecondo i bifognijche giornalmente accadeuano. E fra l’altre coIe,efien

do fiata molti anni innanzi cominciata iafortezza della citcàdipiftoia,il sa

Marino,comevolleil Duca la-fini de! tutto co mbltafuaioàr ^ancorché no
(ìacofa molto grande, si muro poi con ordinedel medefimo vn molto forte

Baluardo a rifa, perche piacendo il modo del fare di coftui al Duca, gli fece

faredouefieramurato come s’è detto alpeggio di san Miniaro, fuor di Fio»

Tenz’,nmuro che gira dalia portasan Niccolo alla porta san Miniarojlafor

biciaia,che mette con due Baluardi vn potrà in mezzo, eferra la Chiefa, &
Monafic-nodisan Miniaiorfacendonelìafommiradiquel monte vna for-

tezzajchedomina tuttala cuta.egnarda il difuori dì verfo Lcuante, emezzo
giorno. Laqualeopeca fu lodata infinitamente- Fece il medefimo molti dife

gni,c piare periuoghi dellofiatodifua ccce.per diuerfefortificazionh&co

Il diuerfe bozze di terra,e modstli,chefono appreflò il signor Duca . E per-

dcche erai! sanMarino di bello ingegno,e molto ftudiolo, feri ile vn’operet

udelmodo di forcificare,laquale&pcra,cheèbella,& vtilejèhoggiapprefib

Meller Bernardo Puccini gétifhuomo Fioreniino,ilqua!e imparò molte co

fe dintorno alle cofe d architettura , cforrificazionc da elio san Marino fuo

anicillìmo . Hauendo poi Giouambarifta !’annoJ554 dilegaato molti Ba»

luatdidalarfi intorno alle mura della città di Fiorenza, alcuni dc’quali furo

no cominciati di terra-, andò con l’iiluftrilllmo signor Don Graziadi Tolle

do a Mont’AlcinOjdoue, fatte alcune trincee, entrò fotto vn Baluardo, e lo

ruppe di forte,cheg!i leuò il parapetto s maiiell’andarequello a terra toccò

il san Marino un’archibufara in vna cofeia . Non molto dopojellendogua*

rito,andato fcgrctamcntea Siena,lcuola pianta di quella città, e della fortifi

cizione di terra, cheiSanefi hsueuano fatto aporta Camelia, laqual pianta

difortihcazionerooftrando egli poi al signor Duca, Seal Marchcle dÌMari-

gnanojfece loro toccar con mano,che ella non eradificileapigliarfi,ncafer

tarla poi dalla banda di verfo Siena. Ilcheellerverodimoftcòilfatto,lanot

te ch’ella fu prefadai detto Marchefe, col quale eraandato Gtouambatifta,

d’ordine,e commefsione del Duca
.
percioduoqucjhauendogli pollo amo-

re il MarchefejS: conofeendo hauerbifognodei (uo giudizio, e virtù in cam
po, ciò è nella guerra di Sicna^ operò di maniera col Duca,chc lua Eccellen-

zalofpedi capitano d’unagrofiacompagnia di fanti . Ondeferui da indi in

poi in campo-come foldato di vaIorc,& ingegnofo arciii tetto, finalmente ef

fendo manda rodai Marchc(eA!rAmcIa,fortezzanel-Chianti: nel piantare

l’artiglieriajfuferirodrinaarchifoufataneila tcfia-percheellendo portato da
ifoldatiaila pieuedi-san .Polodel Vefoouo daRicaloli>in podfi giorni fi mo
tijcfupOT atoasan Marino,douehebbe dai figliuoli hoirc-ratalepoltura

.

Memaniouambatirta di eileremoltolodatoipemothetìlire aircilere fiato
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c'CCcHcRtene!kfiiapro{c(lìone,è cofàmarauiglioCicheciTcnc!ofimfiroa<ì

f©opera a quella tardi do è d'anni trcntacinquejegli ui faceflì il profitto cl»,

fece. E fiptio crcdete,rehaueffecomincjaropiugiouatie,che farebi>e llat<

rariflìmo.foGiouamtvatifta alquanto di fua tcfta,ondccraduraimpfefàv{

ler leuarlo di flia epcnione. Si dilettò fuor dimodo dtleggere ftorie, e ne£

ceuagrandiflìmo capitale^ fcriuendo confuamoltaforica,Iecofediqacll{

piu notabili. Dolfc molto la fua morte ai Duca,&:adinfiniti amici fuoi:oa.

de venendo a baciar le mani a fua Ecceilenra Giannandrea fuofigliuolojfij

da lei benignamente raccolto, &: veduto molto volentieri , e con grandiffi.



VITA DI MICHELE S. MICHELE
ARCHITETTORE VERONESE.

Ssendo Michele sari Michele nato l’anno 14S4 . in Vero-

na>& hauendo imparato
i
primi principi) aeirarchitectu

ra da Giouanni luo padre,e da Bartolomeo fuo zio, ambi
architettori eccelleniijfen’andòdi fcdici anni a Roma,la
fciando il padre,e due )uoi fratelli di beU’ingegno. L’uno

dc’quali.chefuchiamaco lacomojattefe alle lettere,&l'at

tro detto don Camillo, fu Canonico Rcgolaie,e genera-

le di qucU’ordine. E giunto quiui ftudiò di maniera le cole d’acclmcccura*

anuche,&con tanta diligenza, mifurando, & conliderando minutamente

ogni cofa,che in poco tempo diuenne, non pure in Roma, ma per tutti i luo

ghichefonoalI’intornOjnominato,&famo(b.DallaqualeiamamoilI,lo có

dulTerogrOtuietanijCon honurati ftipendi,pcr architettore di quel loro tà

to nominaroTempio. In feruigio dc’quali men tre li adoperaua,fu per la me
defima cagione condotto a Monte Fiafcone,cio è per la fabrica del loro Tem
pioprincipale3& cofiferuendo aU'uno,e Talcto di queftì luoghi,fec£ quanto

lì vede in quelle due città di buona architettura . Et oltre all’ahre cofe in san

Domenico di Monte Fialcoue fu fatta confuodifegnovnabelliirima fepol*

turaicredopervnode’Petrucci nobile Sanelèjlaqualecoftògroflafomma di

danarijeriulcimarauigiiofa. Fece olire ciò ne’detti luoghi infinito numero
di difegni per calè priuate,e fi léce conofeere per di molto giudizio,& eccei-

lente,onde Fapa Cléraente Pontefice sèttimo dilegnando lèruirfi di lui nel-

le cofe imporcannUìmcdJ guerra,che allora bollìuano per tutta Italia, lo die

deconbonifsimaprouifiuneper compagno ad Anroniosan Gallo,acciòin

lìemcandallero a vedere tutti i luoghi di piu importàza dello flato Eeclefia

ftico,& doue fullcbilognodeficroordinedifortificarejmalopra tutte Par-

ina,e Piacenza: per ellere quelle due città piu lontane da RomajCpiu vicine

& espelle a ipcncoli delle guerre. La qual cofa hauendo eirequico Michele^

& Antonio con moka lodislazione del Pontefice, venne difidcrio ad Anto-
nio dopo tanti anni di riuedere la patri a,& i paréti, egl’araici . Ma molto piu

lefortezzedc Vinizianl .poidunque,chefu flato alcuni giorni in Verona,
andando aTreuilì per ùedere quella foriezza,c di li a Padoua pel medefirao

conto: furono di ciò auuertiti i fignori VinizianLe mcllì in fofpetto non fot

feilsan Michele andalle a loro danno riuedendo quelle fortezze, perche es

fendo di loro commeffione fiato prefo in Padoua,e mdlo in carcere,fu lun-

gamente eflaminato : ma trouandofi luieirere haomo dabene,fadaloro
non pureliberato,ma pregato che volclle con honoraca prouifione, e grado
andare al feiuigio di detti fignori Viniziani. Ma Icufandofi egli di non potc?

re per allora ciò fare,per ellere vbligato a sua San ti tà.diedc buone promefic
èlìparndaloro. Manoniftectemolto(inguifa, per hauerlo, adoperarono
detti lìgnori)che fìi forzato a partirfi da Roma,& con buona grazia del Pon
tcfice,alqual primain tutto Ibdisfece.andare aleruireidetti illuftriliimia

fignori luci naturali, s pplìo de’quali dimorando,diedc aliai rollo faggio del
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giudiziojcfaper fuo nel fare in Veronajdopo molte difticulca , cKc parca die

haueflcl’opcrajvn bellilHmo,eforriilìmo Baftione,cheinfinitameDte pisc*

que a quei fìgnori,& al signor Duca d’V rbino loro Capitano generale.Do-

po lequalicofe hauendoimedefimi deliberato di forìificare Ljgnago,epor

to,luoghi importali tillimi al loro dominio,e pofti lopra il fiume dclrAdice,

CIO è vnoda vno,e l’altro dall altro lato,ma congiunti da vn ponte: comife-

iero al san Micheie,chedoucfleraoftrareloro,mediante vn modello, come

a lui pareua che fi poteflerOje doueflero detti luoghi fortificare. Ilcheeflcn»

do daini fiato fattOjpiacque infinitamente il fuo difegnoaque’fignorij&al

Duca d’ Vrbino. perche dato ordinedi quan to s’haiiefiea fare conduileilsa

Michele le fortificazioni di que’due luoghi di maniera, chepet fiitfil’opatS

fi pilo veder meglio,ne piubcllajìie piuconfiderata,nepiu forte, come beo

fa chi l’ha vediua. cio fatto fortificò nel Brefciano.quafi da fondamenti,Orzi

nuono,CafteIlo,e porto fiinile a Legnago . t ficndo poi con molta inilanza

chiefioilsan Michele dal fighorFrancefeo Sforza vltimo Duca'di Milano,

furono contenti que’fignori dargli licenza,raa per tre mefi foli. Laondean-

dato a Milano vide tutcclefertezze di quello fiato,& ordino in ciafionluo

go,quan to gli parue che fi douefie faret e ciò con tanta fualode,& fedisfa-

zionedelDuca,chequelfignore,olcreaI ringraziarne ifignoriViniziani,do

nò cinquecento fcudial san Michele, llqtiale con quella occafione prima,

che tornalle a Vinezia andò a Calale di Monferrato,per uedere quella bella,

eforcifllmacittà,ecaftello,ftati fatti per opera,& con l’architettura di Mat-

teo sap Michele eccellen te archi tetto, e fuo cugino; Se vna honorata, ebeilif

fima fepoltura di marmo fatta in san Francefeo della medefima città par con

ordinedi Matteo. Dopo tornatofene acafanonfufi tofto giunto, chcfii mi

dato col detto fig. Duca d’Vrbino a vedere la Chiufa,fortezz3,epaflo molto

impor can té fopra Veronaje dopo tutti i luoghi del FriuIi,Bergamo ,
Vicen-

za, Fefchera,& altri luoghi. De quali tutti, edi quanto gli panie bifognalle,

diede a i Tuoi figoori in ifcritro minutamente notizia . Mandato poi dairae-

defimiin DaliTiazja,per fortificatele città,e luoghi di quella prouinda, vide

ogni colà.e refianròcon molta diligenza doue vide il bifogno efier’ maggio

rc,& perche non potette egli spedirli del rutto vi lafciò Gian Girolamo fuo

nipote: ilqualehauendootnmamen te fortificataZara, fece dai fondamenti

la marauigliofa fortezza di san Niccolò, lòprala bocca del porto di Sebeni-

'co.Michtle in tanto,ellendo fiato con molta fretta mandato a Coilu,riftao

re in moldluoghi quella forcezza,&il fimighante fece in tutti i luoghi diCi

pri,edi Candia,le beneindia nonmoitoglifu forza; temendoli di non per-

dere qucìrilb!a,perle grierreTorcherche,cheropraftauano;tornarui,dopo

haiiereriuedu te in Italia le fortezze del dominio Viniziano, a fortificare con

incredibile preftezza,la Cania,Candia,Recimo,e Setria: ma particoiannen

te la Cania,& Candia,laquale riedificò da i fondamen ti,e fece inefpugnabi*

le, Eflendopoi afiedi.aradal Furcho Napoli di Romania, fra per diligézadel

san Michele in fortificarla,ebafiionaiir,& il valore d’Agoftino CiufoniVe

ioaere,'CapimnG vaiorofiilimojm difenderla con i’arme-jmon fu altrimenti

tpKéiàda'i'nenrichne fiiperata. iequaligu erte finite,nudato chefoilsanMi*

c^lecol Magnifico M-TonTafo MÓzenigOjCapitangeneraledimare.afts
ttifi.'M®
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cScarcdinuoao Corfui tornarono a Sebcnico,douc molto fu comcndatala

diligenza di Giangirolarao.vfata nel fare la detta fortezza di san Niccolo

.

Ritornato poi il san Michele aVinezia,doue lu molto lodato^per l’opere fat

te in Leuantc in feruigio di quella Rcpublica , deliberarono di tare vna for-

tezza fopra il uto,cio calla boccha del porto di Vinezia. perche dandone
curaalsan Michele,gli diflero.chefe tanto haueua operato lontano di Vino
iÌ 2,chcegli penfalTc.quanto era Tuo debito di fare in cofa di tanta importan-

za,&che meterno haueua da edere in fugl'occhi delfenato,e di tanti fìgno-

fi.£ chcoltrecio fiafpectaua da luijOl tre alla bellezza,c fortezza dell'opera »

fingolarcinduftrianel fondare fi veramente in luogo paludofo, fafcìato do
gni intorno dalraareje bcrfàglio de’ fiulil,enfluftì,vna machinadi tata im-

portanza. Hauendo dunque ilsan Michele non pure fatto un bclliffimOi c fi

carillìmo modello.ma anco penlato tl mododa porlo in effetto,e fondarlo ,

glifo commeflo, che fenz’indugio fi mettenemanoalauorare. onde egli ha

uendo hauuto da que’fignori tutto quelIo,che bifognaua,e preparata la ma
reria,e ripieno de’fondamcnti: e fatto oltre ciò molti pali ficcati con doppio

ordinc.fi mite con grandiflìmo numero di perfone perite in quell’acqueafa

re le cauazioni,& a fare che con trombe,& altri inftrumenti fi teneilero ca-

nate l’acque,che fi vedeuano f'emprc di fotto riforgere,per edere il luogo in

mare. Vna mattina poi,per fare ogni sforzo di dar principio al fondare} ha-
uendo quanti huommi a ciò atti fi potercono haucre,e tutti i facchini di Vi-
nezia,

e
prefenci moltide’fignorijin vn fubitoconpreftezza, efolìecitudinc

incredibile,fi vitifero per vn poco laeque di maniera,che in vn tratto fi getta

rono le ptimepietrede’fondamenii fopra lepalificcatefatte,lequali pietre ef

fendograndifsime,pigliarono gran fpazio,e fecero ottimo fondamento. Et

cofi continuandoli fenza perder teropo,a renere Tacque cauate,fi fecero qua
fiinvn punto que’fondamenti centra Topenionedi molti, che haueuano ql

lapcropcra del tutto impodìbile. I quali fondamenti fatti
,
poi che furono

lafciati ripcfarc a baftanza, edificò Michele fopra quelli vna terribile fortez

za,e Enarauigliofa,murandoìa tutta di fuori alla ruftica con grandilTime pie-

tre d’iftria,che fono d’eftrcma durezza, e reggono a i uen ti,al gielo, a tu t-

ti i cattiui tempi . onde la detta fortezza oltre alTedere marauigliofa , rif-

petto al fito nel quale è edificata è anco per bellezza di muraglia
, c per !a

incredibile Ipefà delle piu rtupende,chc hoggi fìano in EuropaiC rapprefen*

ta la raaefta,egrandezza,delle piu famofe fabrichc fatte dalla grandezza de’

Romani. Imperochc oltre airalcrccofe,e!Ia pare tu tea fatta d’un fallò,& che

intagliatofi vn monte dt pietra viua.fegii fia data quella torma, cotanto fo-

no grandi i malfidi che è murata,e tanto bene vnit 2,ccommeffiinfieme,per

non dire nulla degTaliri ornamenti,ne deli’alrre colè , che vi fono , efièndo

che non maife ne potrebbe dir tanio,che baftafie, Decro poi vi fece Michele
vna piazza con partiraen ti di pilaftri,& archi, d’ordine ruftico, che farebbe

hulcitacolaiarilfimafenon fuilerim.ara imperfetta. Elìendo qucftagrandif

lima machina condotta al termine,che fi èdecto; alcuni rnaligni,S: inuidiofi

dillcro alla signori.i,che ancor che ella fuficbeliiifima,efattacon tutte lec5

iiierazionijcila larcbbe nondimeno in ogni bi fogno in ucile,e forfè anco dà

cufa.perciocht nello icaricaredciTartiglieiia, per la gran quantita,edi quei
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ìfl groflezza, che il luogo ricbiedeua ; non poreua qiiafi c/lcre,che nofi Và.

priBerutra'jC roirinade.ondeparcndo aiJaprudczadi'que’signorijchefiiSe

bé fatto (fi ciò chiacirfi, comedi colà,che molroimponana; fecero códurni

gt:adiffiiTiaquanticacl’aniglieria,cdellepiufmifurate,chcfafreronclÌ’Arfc-

nale.Et empiutetuttelecanonieredi iocto,cdiropra,&caricatoleanchopm

chei’ofdinaTiOjfnronorcaricateturiein vn tempo, ondefu tanroil rumore,

il ruono,& il cerretniioto,chefi fenn, ciìeparue,chefull€ rouinatoilinon.

do: e la fortezza con canti fuochi pareuavn mongibelloj&vn’infernojma

non per canto.rimafelafabricà nella fuamedefìma iodezza,eftabiÌicaji! se-

nato chiarifììmo del in'oìtt> Valoredei san Michele,& i maligni feornatf/ese

za giurfiro:! quali haueuano tanta paura meda in ognuno,chelegenti!’{ion

negrauid€,temendodi qualchegrancofa,s’erano allontanate da Vineda.

Nò molto dopo eflendo ritornato fono il dominio Vinizianovn luogo det-

to Marano di nó.piccofaitnporiazane’iiti vicini a Vinezia.fura(Iettaro,efor

tifi caro co ordinedel san Michele con preftezza,c dilii^enza . E quafi ne me

definii tempi,diuolgandofi tuttavia piu la fama di Michele, e di Giouan Gi-

rolamo fuo nipote.furono ricerchi pm volte l’uno , e l'altro d’andarea (lare

con l’Imperatore Carlo quinto,&: con FrancefeoRe di Francia, iraegiiDO

no voilono cnai,anro che fallerò chiamati có honoraiillìme c6dÌTÌonr,lafda

re iloro propri) signori, per andate a fcrniregli ftranien: anzi continuan-

do nel loro vffizio andauano riuodendo ogni anno,e rallettàdo , doue bifo-

gnaua tutte le città.efortezze dello flato Viniziano. Ma piu di tutti gi'ahti

ìortificò Michele,& adornò la fuapaitia Verona; facendoui, oltre al? alice

cofe,quelle belli'llìme porte della città, che non hanno in altro luogo pari.

Ciocia porta nuoua tutta di opera dorica ruftica,laquaie nella fuafodezza,

& nelì’efieregagliarda,& mafllcciacortifpondc alla fortezza del luogo, die

do tutta murata di tufo,e pietra vioa,&hauendodentro flanzcperiloldati,

thè ftanno alla guardia, Scaltri moiri commodi, non pm flaiifatii infitnile

i?!anicradi fabriche. Quello edifizio,cheèqiiadro,edi foprafoopertOjecon

lè file canoniere,feru'endo per Cauaiiere,cfifende due gran Baftioni, ò vero

torr'foni.checon proporzionata diftanza tengono nel mezzo la porca. &il

tutto efatro con tanto giudizio,spefa,emsgnificenza,che niuno petilaua

poterli fareper rauenire,comcnon fi era veduto per radietro già mai ahfo-

peradi maggior’ grandezza, nc meglio in telà
:
Quando di li a pochi anniil

medefimesan Michele fondò.c tiro in alto la porta detta volgarmentedalpa

Ik), laquale non è punto inferiore alla già detta, ma anch ella parimente ò

piu,belia,grande,marauigliofa,&inceraotrimamente.£di vero ia quelle

dueponefi vedei signori Viniziani.medianteringegno di queftoarchic«^

to.hauerepareggiatogl’edifizijjffàbiiche degrantichi Romani. Quella vi-

lima portaadanqueèdalia parte di fuori durdinedorico, cc?n colonne fiti

furatCjCherifaltanOjflriatc tutte fecondo l’vlbdi qaeli’ordine. Lequaiicef-

ionnedico, chefonoortoin cutto.fonopoflca duca due. Qua-ttrotengoiw

la porta in mezzo cor. rarmedc’Rettori delia città. fra’i’or>a,ci’ahra'da‘ogd

parte: el’alrrequattro fimiImenreadueadue,fanno finimento negl’anjd'

clellapcrta,laqua)eèdi facciacalarghiihma, ctiutadi bczze,òverobug'!e>

non rozze ma pulire, S:4;ou bcihiIirai ornamenti. Et ilforc, ò vero vaco us
‘ U
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\a portarìmà quadro,ma cfarchitetrnta nuoMa,bizarra , cbelliifima. sopra è

¥D cornicione dorico ricchiiììmo cofueapartetiéze,{opr3 cui doueua andar*
comefivedc nel modello vnfr6tefpmo,c6 fuoi fornimctj,ilquale faceua pa-

rapetto all’artiglieria,douédo qfta porta,comei’aItra,ièruire p Caualiero.

Détto poi fono ftazegradiffimcpi foldati co altri c-ómodi. Se appartamentL
Dalia badajchec volta vciTo la città,vi fece il s.Michcle vna belii/s. loggia tut

ta di fuori d’ordine Dorico,e ruftico:e didétro tutta laaorata alla ruftica , co

pilaftrigr&dillìmijchc hano p ornaméco coìóne di lucri tóde.c décro quadre

Secò mezzo rilàlcc^lauoratedi pezzi alla ruftica,&c5 capitelli dorici Éza ba
fe.E nella cima vn cornicionepsr dorico.S: incagliato, cfiegira turca la log-

gia,cAtcèlunghiflìtnajdétto, e fuori. In sòma qft’opa è marauigliolajonde bé

diiTeil vero l’Iliuft.-sig. Sforza Pallauicino,gouernacoregenerale degl’eller

citi Viniziani,quando di ilenon poterli in Europa crouare, fabrica alcuna,

cheaqusfta polla in niiin modoaguagliarlijiaqualcfu l’ultimo miracolo^dt

wicheledmpero che hauendo a pena fatto tutto qucfto primo ordine deferit

tOjlìni il corfodi Tua vita, onde rimafe imperfetta qucft’opera,che non fi fini

ramai alcriraerrtijnon mancando alcuni maligni (come quefti fempre nelle

graBcoreadiuiene)chelabiafimano,sforzandofi di fminiiire l’altrui lodi co

la malignita,de ma!adicen2a,poi che non polTono^con l’ingegno, p.ari cofe a

gran pezzo operare. Feceilmedefimu-vn’a! tra porta in Verona,dettadi saa

ZenOjlaquaìcèbiìlifsimajanzi i ogni altro luogo farebbe marauigliofa, ma
in Verona è la fuabeliezza,& artifizio dali’altrcduefopradetteofiufcata. Et

fiinil.nente opera di Michele il Baftione.ò vero Baluardo, che è vicinoaqfta

•potra,efimiluieceqUo,che.èpiuabaflorifc5troas. Bernardino, & vn’alcro

reezzo>chec rifeonrro alcampo Marzio,detto deil’acquaioi e quello, che di

gtàdezeaauaza tutti gt’altti,ilqualec pollo alla chatena , doue l’Adice entra

nellacutà. Fece in Padoua il Bafiionedettoil Cornare, e qìlo pari méte di sa

ta Croce. Iquali araenduefono di marauigliofa gradezza, e fabricati alla mo
derna,fccódo l’ordine flato trouato da lui.Impochc il modo di farei Bafliói

a caconi fu inuézione di MÌchele>pcioche prima fi faceuano ródi.E doue qila

fortedi Baftioni erano molto difficili a guardarfishoggi hauedo quelli dalla

parte di fuori vn’angslo Qttufo,pollbno faci! méte efier’diffefi.ò dal cauaUe-

,

ro-edificato vicino fra due Ballionijò vero daU’aìtroBallione fe Tara vicino,*

lafolTa larga, fu anco fuainuezione il modo di fare i Baftioni cele trepiazze:

perochelcduedallebàdeguardano,edifendonolafofia,ele cortine,cóIeca

noniereapte,& il melone del mezzo fi difende,eofrende-iI nemico dinazi. Il

qual niododi fareèpoi flato imitato da ognuno,efi èlafciata qllVfanzaanti

ca deile canomere foticrranee,chiamace cafe matte,nelle quali,p il fumo ,

&

altrrimpediracti nÓ fi poteuano man eggi are l’artiglieriejseza eh e indebolì-

uano niolcevolceilfódamécode’ton'ioni,c delle muraglie.feceil-medefimo

duetnolcobellc porteaLegnago.fcceìauoratcin Pefcbicra-ncl primo fonila

re di'qllafoTtez7a,e.rimilraéte molte coléin Bcefcia.Et luttofece-seprecó can

tadiligéza.ecó fi biiófondamento.che ninna delle fucfabriche mollrò i.jai

vn pelo.vltimamcte rafiecto la fortezza della chiufaropra Verona, faccdocó

modo a i pailaggieri di pallàre séza entrare^ la torcczzaima in tal modo pò >

che leuadofi vn potè da coloro.che fono di dctro'nó puo-palTare córra lurvo

glianefiu no, ncanco appséiarfi alla llrada che è llrcttifs, c tagliata nel Lllo.
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Fecir pari mente in Verona,quando prima torno da Roma, il bclliflìraopoij

te (oprai' Adice,detto il ponte nuouo*the gli tu fatto faredaMeflcr Giouaa

ni Emo allora podefta di quella città,che fu ed è cofa marauigliofajpcr bfua

gagliardezza. Fu eccellente Michele non pure nelle fortificazioni,ma anco-

ra nelle fabriche ptiuate,neTempij,Chiere,& Monafterij.ccmefi può vede

rem Verona,eaìtcouein molte fabrichc,e particolarmente nella DcllilTima

Scornatidìma cappella de’Guacefchi in san Bernardino,facfa tondaavfodi

Tempio,e d’ordine corintio con tutti quegli ornamenti, di che è capace qlla

maniera. Laquale cappella dico fece tutta di quella pietra viua,e bianca ,chc

per lo fuonOjChe rende quando fi lauora,èin quella città chiamata Bronzo.

& nel vero quefta eia piu bella forte di pietra,che dopo il marmo hnOjfiaftì

ta irouata infine a tempi noftri.cirendo tutta fodajcfenza buchi,ò macchie

che la guadino
.

per^efiere adunque di dentro la detta cappella di quefta bel

lilfima pietra, e lauorata da eccellenti maeftri d'intaglio ,
&c benitrimocom»

mella,fi tiencjcheper opera fimile non fia hoggi altra piu bella in Italia; ha-

uendofatto Michele girare tutta l’opera tonda in tal modo , che tre alta-

ri che ui fono dentro con i loro frontespizi),& cornici, &fimilmentc iiva--

no delta porta tutti giranoa tondo perfetto, qnafi afomigliazadegl’vfchche

Filippo Brunellefchi fece nelle cappelle del Tempio degì’Angeliin Firenze

ilcheècofa molto difficile a fate. Vi fece poi Michele dentro vn ballatoio fo

pra il primo ordine.che gira tutta la cappella>doue fi vcggiono bellifs. inta-

gli di coione,capitelli,fogliami,grottefche,pi!aftrelli, & altri lauoriincaglia

tijCÓ incredibile diligéza.La porta di qfta cappella fece di fuori quadra,corin

tia belliflì.c fimile ad vna antica che egli vide in vn luogo.fecódo cheeglidi-

ceua,diRoma. Ben'c vero che effendo qaeft’opera ftatalaftiata imperfetta

da Michcle,non foper qual cagione,ella fu ò per auarizia,ò per poco giudi-

zio fattafinire a certi altrijche la guaftarono,con infinito dilpiaccrcdielfoMi

eh eie,che viuendo fe la vide ftorpiare in fu gl’occhijfenza po terni riparare.

Onde alcuna volta fi doleua con gl’amicijfolo per quefto, di non hauerecii

gliaia di ducati
,
per cóperarla dall’auarizia d’una dona, che per fpéderemé

che poteua vilmente la guaftaua. Fu opera di Michele il difegno del Tempio

ritondo della Madonnadi campagna,vicino a Verona,che fu bclliirimo,an

cor chelamiferia debolezza,epochiilxrao giudizio dei depurati fopra quel

lafabrica,Ì’habbianopoi in molti luoghi ftorf^'ata. e peggio haucrebbono

fattGjfcnonhauelIebauiuonecura Bernardino Brugnuoli, parente di Mi*

chele,e fattone vn compiuto modello, col quale va hoggi inanzi lafabticadi

quefto Tcmpio,e molte altre. Ai frati di santa Maria in Organa anzi Mona-

ci di Monte Oliueto in Vcrona,fece vn difegno , chefu beliillìmo dellafac*

ciata della loro Chiera,di ordine corinthio. biquaic facciata efiendo fiatati-

rata vn pezzo in alto da Paulo san Michele, fi rimate, non ha molto, aqud

modo,per molte spefe,che furono fatte da que’wonacim altre cofe,ma mol-

to piu perla morte di don Cipriano Veronefe,huomo di santa vita.c dimoi

ta autorità in quella religione,delia quale fu due volte generale, ilqualcl’ha

iieua cominciata. Fece anco ilmedcfitno in san Giorgio di Vcrooa,conucii

tode’preti regolari di san Giorgio in Alega,murarcla tupoladi quellaChii

(à,che fu opera bcilillìma^eriulci contrai openicne di molti i quali non peti

faronu
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liroaOjCbctnai quella tabricadouefle reggerfi in piedi,per la debolezza del

lefpalie,chehauea: lequali poi furono in guifa da Michele fortificate,che nó
fìhapiQdichetemere.NelmedefimoconuentoIèceii dilegno, efondòvn

belliffitno campanile di pietre Iauorate5 parteviue,epartedi Tufo,chefuaf
faibeoedaluitiratoinnanzij&hoggifi feguita dal detto Bernardino fuo

Dipote,chela va conducendo a fine. ElTendofi Monfignor Luigi Lippomr-

ni.Vefcouodi Verona rifoluto di codurreafineil campanile della ma Ghie

/a,ftatocominciatocento anni inanzi, ne fece fare vn difegno a Michele, il

(juaielofecebeliifsimojhanendoconfiderazioneaconferuareil vecchio, Se

aìlaspefachei! Vetcouo vi poteafare. Ma vn certo Mefler Domenico Porzio

Romano1uoYicario,per(bna poco in tendente del fabricare, ancorché per

altrohuoTOodabene,lakiatofi irobarcareda vno chenefapcapoco,glidie-

decura di tirare inanzi quella fabrica.onde colui tniiradoladi pietre di mó
re)nonlauorate,efàcendo nellagtoflezza delle mura lefcale,lefccedimanie

ra,cheogniperfònaanco medioc-remenre in tendente d’architettura indolii

nòquellojchepoifuccefTejCioèchequellafabricanon iftarebbe in piedi

.

E fra gTaltrnlmolto Reuerendofra Marco defedici Veronefe, cheoi tre al

lialtrifùoi'fiudijpiugrairi,fiè dilettato fempiComeancor fa della.archi ter

tura,pdiflè'qucUo;che dicotalfabrica-auuerrebbe: ma gli fu rispofto.-fra >iar

•co valeaRai nella profefsione dcllefòe lettere-di FilofofiajC Teologia,elTen-

do leiTorpublico,raa ncirarchitetcura non pelea in modo a fondo, che fegU

polla credcre.'Finalmentc arriuato quelcampanile al piano delle campane,
s’apeifein quattro parti di maniera, che dopo hauerespefo molte migliaia

di feudi in farlo,bifogiK) dare trecento feudi a fmuratori , che logettauono

a tetra,"aedo cadendo-dapei'le,comein pochi giorni harebbefatto,uon ro-

uinafle all’intorno ognicofa.Ecofiftabene, che auuengaachiJafciandoi

niaeftriljuo'ni,& eccellenti , s’impaccia con ciabattoni . ElTendo poi il det-

to .Monfignor Luigi fiato eletto Velcouo di Bergamo,& in fuo luogo Vefeo-

uo di Verona Monfignor’ Agoftino Lippomano, quali fece rifare a Michele

il modello del detto campanile,& cominciarlo. E dopo lui, fecondo il mede
fimOjhafattof^uirare quell’opera,che hoggi camina afiài ientamenteiMon

fignor GirolamoTriuifani , frate di san Domenico , ilqnale nel V efeouado

fucedettcaH’vuìchno Lippomano. Ilqualemodello è bellifsimOjC le leale vé-

gono inmodo accomodateden trojche la labrica refta ftabile,egagliardirsi*

ma. Fece Michele ai fignori'Con ti delia-TorrejVeronefivna beliilsima can*

pellaavfodiTcmpio tendo conl’altatein mezzo, nella lor villa di Fumane.
Enella'ChieradeiSantoin'Padoa fu con iuo ordine fabricata vna fepòltura

•bellifsjrnaiperMcller.Alefia-ndro Contarini procuratore di san.Marco, e Ita

toprouedicotedeir.armata Viniziana. Nella qualelepclmra,parc.cheMÌche

levoleflemoftrare-, in che maniera fi deono fare fimii'opere, ufcendod’un
certo modo'ordmariojche a fuo giudizio ha piu rafto dell’ Al tarese cappella

che di fcpolcro.'Quefta dico,che è molto ricca,;per ornamen ti, e di cómpofi
zione loda, e ha proprio del militare yhaper ornamento vna Thetìs, edue
pngiotridimanodiAlefiàndro Vittoria, chelbno tenute buone figure;6i

Vna teftajò aero ritratto di naturale.dèi detto signore,coÌ petto armato, fta

•tafatta di marmo dal Danefeda'Caccara.vifonooltre.cio.aicri crnamenti
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affai di prigioni, <di trofei.e di fpoglie militari ,& altri , dc’quali non accade

ftr menzione. In Vinezia fece il modello del Monafterio delle Monache di

fan Biagio Catholdo,che fu molto lodato. Effendofi poi deliberato in Vero

nadir^areil Lazarctto,ftanzajO verospedalejchcferueagramorbati nelté-

po di pcftejeffédo ftato rouinato il vecc!iio,c6 altri ediBzij>che erono ncìfob

borghi; ne tu fatto face vn difègno a Michele,che riufci,oltre ogni credenza,

bclliffimoj accio falle meflo in opera in luogo vicino al hume,)Ótano vn pez

20,e fuori della spianata. Ma quello difegno veramente bellillìmo, e ottima

mence in tutte le parti confiderato,iiquale è hoggi appreffb gl’heredi di Lui

gi frugnuoli nipote di Michele; non fu da alcuni,per il loro poco giudizio

,

cmelchinitad’auiaiopoftoi.ntecamen tein cffecuzio-nr,ma molto riftretto,

rit;rato,c ridotto al mefehiDO da coloro^ quali Ipelèrorautorita, cheintor

no-a ciò haueuano hauu ta dal pubhco,in. ftotpiare queiropera,eirendo mot

ti anzi tempo alcuni'gentil’huomini.che erano da principio lopra do,&ha-
uenano la grandezza deiranimo pari alla nobiltà. Fu fimilmenteoperadiMi

chele il bellillìmo palazzo,che hanno in Veremai signori Conti da Canolla,

iiquale fo fatto ediScare da Monlignor Reuerédifsmo di Baius, chefu il Có

te Lodoivico Canofla,huomo tato celebracoda tiutijgli fcrittori de’fuoitem

pi. Almedefimo MÓlìgnore edificò Michele vn’altro magnifico palazzo nel

la villa di Grezano.‘rul Veronefe.DÌ ordine del medefimo|fa rifatta la facciata

ddCoDti Beuilacqua,eraffettate tutte le ftanze del Caflcllodi detti signori

dettola Beuilacqua. similmente fece in Verona la ca{a,e facciata dc’Lauezo

lijchcfu molto lodata. E tinV inezia murò da ifondaméti il magnifico, cric

chiffìrao-palazzo de’Cornari,vicmoasan Polo. Eraff'ettó vn’akio palazzo,

pur di cafa Corrvara.cheèasan Benedetto al Alborejper M. Giouanni Cor

nari,del quale era Michele amicilTìmoje fu cagione,che in quefto dipigneffe

GiorgioY afari’noue quadri a olio per lo palco d’una magnifica camera tutta

di legnami intagliatile meffi d’oro riccamen te. Raffetto medefimamentela

cafà deBragadmt rifeon tro a sàta Manna,& la fece comodiiTiroa,& ornatifll

ma. e nella |•ncdefir^.acicIàfondò>'& tiròiopra terra, fecondo vnfuo model

lo,de con fpefa incredibile,ii marauigliofo palazzo del nobililiìmo M. Giro

lamoGriroani.uicinoasan Lucafopra il canal grande. Ma non potè Miche

lele,fopragiunto dalla morte! códurlo fteffoafine.cgValtri architetti pre

fun filo luogo da quel gentil’huomo in molte parti alterarono il difegno, e

modello del san Michele. Vicmo a caftei Franco ne’confinilfra il Triuifano,

Padcuano fu murato d’ordine dell’ifteffo Michele il fàmofiffimopalazzode'

Soranzi,dalla detta famiglia detro la Soranza . Ilqu-ile palazzo è tenuto, per

habitura di villa, il piu be!lo,e piu comodojche infino allora fuffe fiato fono

in quelle patti. Et a Piombino in contado fece la cafa Cornara,!e tante altre

fabnche priuate.che troppo lunga ftoria farebbe voi ere di tutte ragionare}

bafta hauer fatto menzione delle principali. Non tacerò già, che fece le bel-

lifiìme porte di due palazzijl’ana tu quella de’Ret tori,e del Capitano, el’al-

tra quella del palazzo del Podcfta,amendue in Verona.c IodatiiEme,fc bene

queft’vl[ima,che è d’ordine Ionico con doppie colonne,& intercolonni) of

natil1ìmi,&: alcune Vittorie negl’angolijpare per la baffézza de! luogo,doae

t porta,alquanto nana,cffendo mallimaraentcfcnza piedi ftaliojC molto lat*
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g» per la lioppiczza delle colonne. Ma cofi volle Mcffer Giouanni Delfini,

chelafcfàrc. Mentre chcuichele fi godeua nella patria vn tranquill’ozioi £c

rhoDore,e riputazione,che le fuehonoratefatichegrfaaueuano acquiftate,

glifoprauenne vna niioua,chc l’accorò di manicrajchc fini il corfo della fua

vita. Ma perche meglio s’intenda il iutto,e fi fappiano in quefta vita tutte le

bciropede’san Micheli.dirò alcune cofedi Giàgirolamo nipote di Michele.

Collui adunque,ilquale nacque di Paulo fratello cugino di Michele, ef-

fendogiouanedi belliflìmospirito,fu nelle cofe d’architettura con tanta di-

Itgcnzainftrutto da Michele,c tanto amato; che in tutte rimprefe d’impor-

taDza,e mallìmamen te di fortificazione lo volea Tempre feco.perche diueno

toinbrieucccmpoconl’aiutodi tanto maeftroin modoecccll. che fi potea

cómettergli ogni difficile imprefa di fortificazione , della quale maniera d’ar

chitettura li diletto imparticolare, fu da i fignori Viniziani conofeiu ta la fua

virtu,et^IimclTo nel numero dei loro acchicetti,ancor che falle molto gio

Danc,c6buonaprouifionc:e dopo màdato bora in vn ìuogo,&:hora in altro

A riuedere,c raflctrare lefortezze dclloro dominio,e tallora a mettere in effe

cuzione i difegni di Michele fuo zio. Ma oltre agraliri luoghi, fi adopero co

molto gjudizio,e fatica nella fortificazione di Zaraj&nellamarauigliofafor

rezza di s. Niccolo. In Sebcnico,come s’è detto, pofta in fulla bocca del por

to. La qual fortezza che daini fu tirata fu da i fondamenti , è tenuta per for-

tezza priuata,vna dellepiu forti, e meglio intefa,chefipofia vedere. Rifor-

mò ancora con fuo difegnoie giudizio de! zio la gran fortezza diCorfu,i ipu

tata lachiaue d’Italia da quella parte. In quella dico rifece Giangirolamo i

due torrioni , che guardano verfo terra, facendogli molto maggiori , e pia

forUjchenon erano prima,& con le canoniere,e piazze fcopte,che fiancheg

giano lafofià alla moderna,fecondo l’inuenzione del zio. Fatte poi allargare

lefoflemoho piu che non erano,fece abballare vn colle , che efièndo vicino

allafortezzapareaiChelafoprafacclTe. Maoltreamolce altre cofe chevi fe-

ce co-Tuioltaronfiderazione,quella piacqueeftremamente,chein vn canto

oedej!aforrezza,fecevn luogo affai grande,eJfortc: nel quale! tépod’afiedio

poflonp ftarein ficuro i popoli di qucll’Ifola,fon2a pencolo di eflere prefi da

nemici, perlequali opere venne Giangirolamo in tato credito apprefio dec-

d Cgnori,chc gli ordinarono vna prouifione equale aqlla del zio , nò lo giu

dicando inferiore a lui , anzi i qfta pratica delle fortezze fuperiore . Ilche era

di sòma cótetezza a Michele,ilquale vedeua la jppria virtù hauere tato accre

fcimctonel nipote, quato a lui togheua la vecchiezza di poter piu oltre carni

nare.HchbeGiagirolamo,olcreal gra giudizio di conofcerelaqualitade’fiti

molramduftnain fapgli rapprefentare co difegni.e modelli di rilieuo. onde
faccuavederea ifuoi signori infino alle menomiffime cofe delle fae fortifica

zioni in beliilììmi modelli di legname,chefacea fare, la qual diligenza piace

ualoro infini taméte,vcdcndoelIì,fànza partirli di Vinezia giotnalméte co-
mclecofepaffauanonepiu lótaniluoghidiqlio flato. Ecahne che meglio

faficro veduti da ogn’uno,gli teneuano nel palazzo del Principe il nogo do
uc que’fignori potcuano vedergli a lor pofta. Et perche cofi andafie Giau-

giiolamofeguitandodifate, non pure gli rifaceuanole spefe fatte in con-

durre detti modelli , ma anche molte altre cortefie

.

Vuu
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Potette edo Giangirohrao andare a feriiife molti signóri con groffe proul-

fìoni^manon uollc mai pactirfi dai fuo signori Vinizianiranzi perconfighc

del padre>e del zio lolle moglie in V erona vna nobile giouanetta|de Fraca-

ftori con animo di fempre ftarfi in quelle parti. Ma non eflendoancocon la

fu2 amata spofa chiamata madonna Hortenfiasdimoratofenòn pochigiot

ni, fu da ifuoi signori chiamato a Vinezia, e di li con molta fretta mandato

in Cipri a vedere tutti i luoghi di quell’Ifola.xon dar comroeflionea tutti gli

vfiìciali,Ghe loprouedeiUnodiquàtoglifacefle bilognoinOgnicofa. Ari-

uato dunque Giangirolamo in quell’liola in tre mcfi la girò,c videtuttadili

gentemente.mettendoogni cofain dilegno, efcrittura per. poiere:di tutto

dar ragguaglio a Tuoi signori. Ma mentre che actendeua con troppi cura,c

foilccitudinea! fuovfficio,tenendo poco conto della fua vjta,negVardentit

fimi caldijche allora erano in quelÌ’llo!a,infermòd’unafcbrepeftilente,che

in fei giorni gli leuò la vita,fe bene diflero alcuni che egli era liato aùelena*

IO.Ma comunche fi fufle mori contento,elicndo ne feruigideTuoi ignori,

&

adoperato in cofe importanti da loro,che piu haueuano creduto alfa fuafe.

dc,e profc-lTionedi fortificare che a quella di qualunchéaliro . subito che hi

amalato cnnofctndofìmortale,diede tuctiidilegni,cfcritti)chehaueaftttO

delle cofe di qucirifpla in mano di Luigi Brugnuoli luo cognato,Ac architet

tOjche allora actendeua alla fortificazione di Famagofia>rhcè lacbiaue di^

regno accio gli portalTe a fuoi signori.Anuata inVinezia lanuoua della inof

te di Giangirolamo non fu niuno di quel fenato, che non fentifie incredibile

dolore della perdi rad’un fi fatt’hiiomo,e tanto affezionato .a qlla Rep.mori

Giagirolamo di ecàdi 45. anni,& hebbe honorata fepolturain s. Niccolo di

Faniagcfla dal detto fuo cognato.ilquale poi tornato a Vinezia prefencando

i difegni,e-fcrkii di Giangirolamo,ilche fatto fu mandatoa dar cempiroéto

alla fortificazione di Legnago,ladoueera flato molti anniadeflequireidife

gni,e modelli del fuo zio Michele Ne' qual luogo non andò molto, chefiito

ri,lafciandoduefigliuo]j,chefonoaflai valenti huomini neldifegno,eneìla

pratica d’architet£urasconciofia,cheBcrnardinoiJ maggiore ha horamoltè

jmprefe allemaniiccme la fabrica del campanile del duomo,effi quello di sa

Giorgiojla Madonna detta di Campagnamelle quali,&altrecrpereciiefain

Verona, òc alcrouericfceecccìl. eroafììmamence nell’ornamento, ecappeila

hiaggiore di s. Giorgio di Vercna^laquale è d’ordine cotnpofito,e taléchep

graiidczza,dircgnc,claucro,afiermano i Veronefi,non aedere,chelitnio*

uiahraaquefia pari in Italia. Quell’opera dico,laquale vagirando,fecóndo,

òhe fa la nicchia,€ d’ordine corintio con capitelli compofli > colonne doppie

•di tutto rilieuo,econ i luci pilaflri dietro. Similmente il frontefpizio, chela

ricuopre tutta gira anch’egli con gran maeflria fecondochefala nicchia,

ha turcigl’-ornamentijthecape quell’ordine, onde Monfignoi Barbaro,e!ct-

to Patiiarch’acl’Aquilcia,huomo di quelle profeffioni inrcdentilIìmo,eche

n’ha lcricco,nel ri tornare dal Con cilio di Trento vide non fonzà marauighì

qoellojchediqueli’opa erafatto,equello, chegioinalmentefilaupraua:^

haueadola piu volte con(ideraca,htbbeadirc non hauermai veduta fifliil''

c«?on por.er^ì far meglio. E qflo balli perfàgg:odiqlIo,chefipuo dall’iDg®*

g>x> d'-Bernardiùo, nato per: madre.dc'san Muheì-jjlpergtc.
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Ma per tornare aMichele,da cui ci partirne no fenza cagione poco h,gV2t

teco tanto dolore la mortediGiangirolamo, in cui vide mancare la caia de'

sanMicheìi,none(IendodeI nipote rimali figliuoli ; ancorché fi sforzafTe di

viacet!o,e ricopriclojche in pochi giorni fu da vna maligna fcbrevccifojcou

jnciedibile dolore della patria,ede’fuoi jiiuftrillìmi fignori . Mori'Miche-

Icl’anno 1 5 59. e fu fepolto in san Tommalo de’frati Carmelitani , dotte c la

fepolturaantica de’fuoi maggiori . Echeggi MciTer Niccolo san Michele

Medico ha mefio manoa fargli vu fepolcro honorato,che fi ua tuttauia met-

tendo in opera.Fu Michele di coftumatillima vita,& in tutte lefuecofemoi

tohonoreuolc. Fupcrfonaallegrajmaperòmefcolatocolgraue. Fu timora

rodi Dio,e molto relligiofo
5 m tan co che non fi farebbe mai mefTo a fare la

mattina alcuna cofa, che prima non hauefle vdito mefla diuotamente,e fa c-

te fue orazioni . E nel principio deli'imprefe d’importanza facena fempre la

mattina innanzi ad ogni altra cofa cantàrfolennementc la meda dello Spi-

rito San to,ò della Madonna. Fu hbetalillìmo , e tanto correfe con gli amici

,

che cofi erano eglino deìlecofe di lui fignore,come egli ftefio.ne tacerò qui

vo fegnodella Tua lealiflima bontà, il quale credo che pochi alni fappiant?»

fuor cheio. Quado Giorgio Vafari,de!qiia!e,come fi è detto fu amicillì. par

ti vltimaroente da Ini in V inezia, gli dille Michele. Io voglio che voi fappiare

-Meller Giorgio, che quando io ftettiinraia giouanezzaaMonteFiafcone,
eflendo innamorato della moglie d’uno fcarpellino,come volle la forte,heb
bida lei cortcfemente,fenza che mai niunoda me lo rif3peire,curco quello*

•che io difideraua . Horahauendo io intefo,che quella pouera donna è rima

fauedoua,& có vna figliuola da mariro,laqualedice hauere di me cócepura.

voglio,ancor che poflà ageuo'men te eflere,che cio,còme io credo,n5 fia ve-

ro-,portateleqfti cinquàta feudi d’oro, e dategliele da mia pane per amor di

Dio,accio pofTa aiutarfi & accomodarefécondo il grado fuo la figliuola.An
dandodunqueGiorgioaRoma,giuntoinMónteFiafcone,ancorchelabuo
nadonnagliconfeflafTeliberamenrequcllafuaputta non edere figliuola di

Michele,adognimodo,fi come egli hauea commedo,gIi pago ideiti danari,

cheaqueIlapouerafemina,furono cofi,e grati,come ad vn’alrtofarebbono

flati cinquecento. Fu dunque Michele cortefèfbpra quanti huomini foro=

no mai. con ciò fulle,che non fi tofto fapeua il bifognoje defideno degl’ami

cijchecercaua di compiacergli,fe hauede douuto fpendere la vita. Ne mai al

cuno gli fece ferui zio,che non ne fu de in molti doppi] riftorato. Hauendo--

gUfetto Giorgio Vafari in Vinezia vndifegno grande con quella diligenza,

che Teppe maggiore nel tjualefi vedeuailfuperbidìmo Lucifero con 1 fuo fé

guacijvinti dall’Angelo Michele piouererouinofamen te di Cielo in vn’hor

ribile Inferno,non fece altro per allora che ringraziarne Giorgio quado pre

felicenzadalui. Ma non molti giorni dopo, tornando Giorgioin Arezzo,
trono il san Michele hauer molto innanzi mandato a Tua madre,chefi flaua

in Arezzo vnaforaa di robe cofi belle,^honoratecome fefude flato vn fica

rhillìtno fignore,e con vna lettera nella quale molto l'honoraua per amore
dc'figiiuoH.Gli voltcno molte volte i fignoriVinizia ni accrefcierela ,puifio

ne,& egli CIO rica.fiindo.p’
;
gaua fempre che in fuo cambio raccrefccdero a

‘niprti. Inicir.mafu Micbcicin tutte le fuc azzioni tanto gent:le,ccricrc,&:
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amoreuo!e»chemeritò effcrc amato da infiniti fignori: dal Cardinal dc’Medi

cijche fu Papa Clemente feteimo,mentre, che flette a Roma, dal Cardinale

Aleflandro Farnefeache fu Paulo terzoj dal diuino Michciagnolo Buonar-

luoti: dal signor Francefeo Maria Duca d’Vrbino; a da infiniti gentil’huomi

nije renatoti Viniziani. In Veronafo fito amicifiìmofra Marco de’Mcdicihuo

ino di letteratura,e bontà infini:a,& molti altri de’ quali non accade al pte-

fen te fa r m enzion e.

Hora per non hauere a tornare di qui a poco a parlare de’Veronefi con
q

ila occafione de i fopradettijfarò in quello luogo menzione d’alcuni pitiori

di quella patria che hoggi viuono,efono degni di cfTerenominatije non paf

fati in niun modo con filenzio . Il primo de’quali è Domenico dei Riccio, il

qnale in frefeo ha fatto di chiaro fcuro,e alcune cofe colori te,tre facciatene!

la cafadi Fiorio della feca in Verona,fbpra il pontenuouo,cioè lettechenó

rifpondonofoprailponte,efIendolacafaifo!ata. In vna fopra il fiume sono

battagliediMoftri Marini; in vn’al tra le battaglie de Cen tauri, e molti fiu-

mi, nella terza fono due quadri coloriti. Nel primo, che è fopra la porta èia

menfa degli Deijenell’altro (oprali fiume fonolenozzc finte frail Benano

detto i! Iago di Garda,& Caride Ninfa finta per Garda . de’quaii; nafccil Mi

ciò fiumeiilquale veraméte efee del detto Iago. Nella medefima cala è vn fte

gto grande,doue fono alcuni triofi colori ti, e fatti con beila pratica, e manie

ra.lncafaMefI'erPeI]egrinoRidolfipurin Verona dipinfciì medcliaioli

incoronazione di Carlo quinto Imperadore.e quando dopo elferc corona*

nato in Bolognacaualca con il Papa p la città có graiidiiTima pópa. Aolioba

dipinto la tauola principale della Chie&,che ha nouamen te edificata il Du-

ca di Manroa vicina al Caftello. Nella quale è la decollazione , e martirioài

san ta Barbara con molta diligenza,e giudizio lauorata. E quello , cheraoffe

il Duca a far fare quella tauola a Domenico,fi fu i’auer vcduta-& eflerglimol

to piaciuta la fua maniera in vna cauola,che multo prima hauea fatta Dome

nico nel duomo di Mantoua,nella cappella di santa Aiarghetitaaconcotré

za di Pauljno,che fece quella di santo Antonio^di Paulo Farinato, chedipin

ft quella di san Mattinole di Battifta del Moro,che fece quel]a|dclia Mada-

lena. I quali tutti quattro Veronefi furono la condotti da Hercole Caldina

di Màntoua,per ornare quella Chiefada lui Rata rifatta col difegno di Giu-

Jio Romano. Al tre opere ha fatto Domenico in Verona,Vicenza, Vinezia,

isa bafti hauer detto di quelle. £ coflui coftumatOjC virtuofò artefice; pdo
cheoltre la pittura, e ottimo Mufico, e de’primi dell’ Accademia nobilffima

de’Filarmonici di Verona, nc fata a lui inferiore Felice fuofigliuoloiilquaie,

ancorch.cgiouane,(Ì€iTiollropiuchcragioneuolepirtoceinvna iauola,cbf

Jia facto nella Chiefa della Trinità,dentro laquale è la Madonna,cfei altri»

ti grandi quanto i! naturale. Nc èdicio marauigliahauendo quello giooa*

jieimpar.ito l’arte in Firer^ze^dimorandoincafa Bernardo Canigianigcniii’

mofiorcntino,ecomparedi Domenico fuo padre. Viue anco nella medeb-

ma Verona, Bernardino detto l’India, ilquale,oltre a moke akceopc, ha di-

pingili cafàdcl Còte Marcantonio dclTiene nella volta d’una camera ic bel

lillìme figure la fauoladi Pliche. Et vn’al ira ca(r«-ra bacon beile inuenùcoi, 1

man kra di nitu'.i'cdipintaaì Conte Girolzino daCanoih fianco maio
* ^ lodata
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lodiEOpiftocc Eiiiodoro Forbicini gioitane di bcIlilH. ingegno,& aliai prati

COIR tutte le manictcdi pittureimaparticolarmécenel far grottefchej come
Gpuo vedere nelle dette due camere,6c altri luoghi,douc ha lauorato.Simii
mente Baitifta da Verona,ilquale è colìje n6 akrimeti fuor della patria chia

roJtOihauendo hauuto i primi principi della pittura da vn fuo zio in Vcro-

na.ripofe con l’eccellente Tiziano in V inezia, apprellb ilquale è diuenuto ec

cellentepictorc. Dipinfc coftui eflendo giouanc in compagnia di Paulino

YnafalaaTienefuI Vicentino nel palazzo del Collaterale portcfcojdouefc

ccrovn’infinito numero di figure,cheacquiftaronoairuno,& Falcro credi-

to,e riputazione . Col mcdefimo lauorò molte colè a ftelco nel palazzodeìla

Soranza a Caftcl FrancOjCilendoui amendue mandaci a lauorare da Michele

sanMichc!e,chcgl’amauacomcfigIiuoli. colmedelìmodipinleancoralafac

data della cafa di M. Antonio Cappe!lo>che è IVinczialopra il canal gràde.

£ dopc^pur iniìeme ilpalco,ò vecofoftì ttato della lala del configiio de nieci,

diuidendoi quadri fraloro. Non molto dopo, emendo Batifta chiamato a
Vicenza,ui fece molteopere dentto,efuon;&: in virimo ha dipinto la faccia

radei monte della Pietà, doueha fatto vnnumerqinlìniro di fìgurenude

maggiori del naturale in diuerfe attitudini con boniUimo difègnOjC in tan-

tipochi mefi,che è ftato vna raarauiglia.E fe tato ha fatto i fi poca età,che n6
palla trenta anni,penfi ognuno quello che di lui fi paone! proceflo della vi

tasperare. F-fimilmence Veronefe,vn Paulino pittore chehoggièin Vi-

neziain bonifiìmo credito, conciofia,chenon hauendo ancora piu di rren-

taanni,hafactomoìtcoperelodeuoli. Coftui eflendo in Verona nato d’a

noscarpellinojò come dicono in quepaefid’un taglia pietrc>«5c haucudoim
parato i principi^ della pittura da Giouanni Caroto V eronele, dipinfe in c6

pagaia di Battiftalopradetcto in frefeo la fala del Collaterale Porielcoa Tie-

ne nel Vicentino. E dopo col mcdefimo alla Soranza,molte opere ^ttecon

difegno,giudizio,e bella maniera. A Mafiera vicino ad Aiolo nelTriuifano

ha dipinto la belliflima cafa del signor Daniello Barbaroeletto patriarca d’

A

quileia. In Verona nel Refettorio di san Nazaro,Moiiafterio dc’Monaci nc<»

ri ha fatto in vn gra quadro di tela la cena che fece Simon lebrofo al sig. qua

do la peccatrice fe gli getto a piedi; con molte figure,ritrani di naturale,e^f
pettine rariQìme,e foctole mcafa fonodue cani tanto belU,ch€ paiono uiai,

e naturali, epiu lontano certi ftorpiatioctimamcntelauoratì. Edi mano di

Paulino in Vinezia nella fala del configlio de’Diecièin vn’ouato , che è mag
giore d’alcanialitijche ui fono, e nel mezzo del palco , come principale-, vn’

Giouechcfcacciai vizij,per lignificare,che quclfuprcmo Magiftrato ,&as
lolucolcacc!aivizij,ecaftigaicatciui,eviziofihuomini. Dipinlè il medefi-

mo il soffittato,© vero palco della Chiefa di san Sebaftiano,cheè opera raris

|ìma,eIatauoiadelIacappeIIamaggiore,con alcuni quadrij chea quella firn

noornamentOjefimilmentc le poitelle dell’organo, che tutte fono pitture

veramente lodeuoliilìme. Nella fala del gran Configlio dipinfe in vn qua-

dro grande,Fcderigo Barbarofla che s’apprefenta a! Papa, con buon nume-
ro di figure varie d habitfiedi veftiri,eiuttebelliilirae,evcramciuerappfca

Unti la corte d’ un Papa, e d’ua’ Imperatore, & vn senato Yiniziano :
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con molti geatirhuomini,e senatori di quella Republica,ritratti di oatunt

le. &in fommaquefl:’operaèpecgrandc2za,dircgno,&:belle,evarieattitu-.

dini tale che è meritamente lodata da ognuno. Dopo quella ftotia dipinic

Paulino in alcune camere,chc {eruono a! detto configlio de’oieci, i palchi di

figure a oliojche fcortano molto,e lonorarillime. Similmente dipiufeperaa

darcasan MaurizÌo,dasan Mode, la facciata a frefco della cafad'unraercaà

te.chefu opera bellillìma.ma il Marino la va confumandoapocoapoco.A

Camillo rriuifanim Mutano dipinfe a frcfcoviia loggia,& vna camera,che

fu molto lodata. Et in san Giorgio maggiore di Vinezia fece in teftad’voa

gran ft-anza le nozze di Cana Galilea in iella a olio-, che fu opera maraiiiglio

fatper gr-andezza,per numero di figure, e per varietà d’habiti,e per inuenzio

ne. Efe bene mi ricorda vi fi veggiono piu di centocinquanta telletutteva-

riate,€ fatte con gran diligenza. Al medelìmo fu facto dipignere dai proni,

catoridi san Marco certi rondi angiilari,che fono nel palco della libreria Ni

cena,che alla signoria fu lafciata dal Cardinale Befiarionecon vn tcforogij

diiTimo di libri greci. E perche detti figiiori,quando cominciaronoafaredi

pjgnerela dcttalibeiia, promifiero a chi meglio in dipignandola opetalTc

vn premiodUionore, oltre al prezzo ordinario furono diui'fii quadri fraiini

glioripittori'.che allora fallerò in Vineziai finita !’opa,dopoeliere llatemol

tebencófideratelc pittare de’dettiqnadrijlu polla vnacoUanad'oroalco!»

io àPauliBOjComc a coluijèhe fu giudicato meglio di tutti graltrihauer'ópe

rato. Etilquadro,chediedelavittoria,di il premio dell’honorefuquéllotio

ucè dipinta la mufica-, nel quale fono dipinte tre bellillìmedónnegiouam:

vnadcllequalijCheèla pm bella,fuonavn gran L ironeda gamba,guardaii-

•do a ballo il manico dello Ururcento, eftàndocon TorecChioi ScattitudiDc

della perlonai& coti lavoceattentifsma al Tuono. Dell’altredu'e, vnalaona

vn Liuco,e falera canta a iibro'.-appredó alle donne è vn Cupido fenz’ale,de

tuona vn grauecembolo,dimoftrando,che dalia Muficanafee Amore, óve-

rojche Amore è lèmpre in compagnia delia Mufica
;
e perche mai non fé ne

patte lo fece lenz’ale. Nel medelimo dipinle Pan,Dio,fccondóif’oèti,(le’Pa

ftorijcon certi Flauti di feorze d’albori,a lui quali voti,confecrati da’Paftori,

ftati vitcoriofi nel fonare. Altri due quadri fece Paulino nel raedefirao luo-

go; in vnoèl’Anfmetica con certi^Filolofiveftui alIaancicarcneiralcrorHo

nore;alqualceirendòinfedia,fiofrerifconofacrificjj,efiporgorio cotone

reali, «a percioche quello giouane è apunto in fui bello dcll’operare,eDon

arriuaa trentadneanninon nediroalcro'perhora. Efimilmence Vcroce-

fe,Paulo Farinato valente dipintore,ilqualeelIendo fiato dsfcepolo diNico

la Vrfino ha fatto molte opere in Verona: ma le principali lonovnafaland

la cafa de’FumaneUi Colorita a frelco è piena di varie fiorie,fecondo' chevol

le Meller Antonio gentil’huomo di quellafamiglia,efamofifsimo medico

m tutta huropa: e due quadri grandifiimi in sàta Maria in Organi nella cap

pella maggiore. In vno de’quah è la fioria degl‘lnnoc€ntJi6c nell’altroèc^na

do Goftantino Imperatore li là portare molti lànci tigli innanzi,pervcciclcr-

gli,e bagnarli del /angue loro,pergiiarirdcil.i lebbra. Nella nicchia poidd

la detta cappella fono duégran quadri , ma però minori de’ primi
5
in ucot

Chriilochericcucsan Fiero,che iierlò lui camiualopra Tacque; e nell’ altro

ildelìnace
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^ iefinarcjchcfa sanCregorip a certi pouerf
, ,

Nelle quali tutte opere, che

fooltofonodatodàre èVnnifmerogranclilsimo eli figure, fatte’condifegno

{iudiOjcdiligénza, Pi niàno dd tnedèfimo è-v|ià taudla di sin Martino , che

^poftaael Duomo di Mantoa; laquale egli lauoro a concorrenza degral-

ffjruocopatriotijcomes’èdettb pur’liora. E quello fia tifine della vita del-

j’jccdlen te Michele san MicheIe,edegraltrivalent’hnominiVeronefi,degni

cfnodbgnilode,pcr reccellenzaddrarti,e per la molta virtù loro.

pnedeUavitadisi^kheles. Michele rì/Ir(hitettà,

-
,

eJJakriVenneJì. '-

' t^ .,

GIOVANNANTGNIQ soddoma
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VITA DI GIOVA.NNANTONIO
DEITO IL SODDOMA DA VERZELU

Pittore.

gl huomini conofcsileno il loro (Iato quando lafortuoi

porgelorooccafionc ciifarfiricchi,fauorendoli apprefló

i grandii e fe nella giouanezza s’afFaticaflino/p

accompagnare la virtù con la fortunajfi vedrebbonoma-

rauigliofi effetti vfcire dalle loro azzioni. Ladoue speflc

volte lì vede il conrrarioaucnire: percioche, fi cornee ve-

ro,che chi fi fida intcramete della fortuna fola rcftalepiu

voi te ingannato, coll è chiarilsimo,per quellojche ne raoftra ogni giorno la

spcrienzajchc anco la virtù fola,non fa gran cofelenon accompagnata dal-

ia-fortuna . Se Giouannantonio da V erzelli comehebbe buonafortuna,ha

ueffehauuto come fc haueffe ftudiato poteua,pari virtujnon fi farebbe al fi*

ne della vita faa,chefu Tempre ftratta,ebeftiale,condotto pazzamente nella

vecchiezza a ftentaremiferamen te. Eflendo adunque Giouanuantoniocó

dotto a Siena da alcuni mercatanti agenti degli Spannocchi.vollelafuabuo

ra forte e forfè cattiua,che non trouando concorrenza per vn pezzo in tjuel

la cÌtta,uiIauoraficfblo5 fiche fe bene gli fu di qualche vtilc,glifuallafine

di dano: percioche qùafi adormentandofijnoniftudio mai,maIauoro le piu

delle file cofe per pratica. Efepurftudiòvn poco,fu folamentein difegna

re le cofe di Iacopo dalla Fon re,che erano in pregio,c poco altro . Nel ptin

cipio facendo molti ritratti di naturale con quolla fua maniera di colorito ac

cefò>chc egli hauea recato di Lombardia,fece molte amicizie in Siena piu p

edere quel fàngue amoreuoliiììmo de’ foreftieri
,
che perche fufle buon pit

tore; era oltre ciò huonio allegrojlicenziofoje tcneua alrrui in piacere, efpaf

fojcon viuere poco honefiamente. Nel che fare,pero che haueua fempreat

torno fanciullijCgiouani sbarbati,! quali amaua fuor di modo , fi acquiftòil

fopranomejdi Soddomaj del quale non cheli prédeffe noia, ò sdegno, foie

gloriaua,facendo fopra effo ffanze,ecapicoli,c cantandogli in fui Liuto afiai

commodamamcnte.Dilcttoffi,olrre ciò d'haner per cafadi piu forte ftrauaga

ci animali. Tafli,ScoiattoIi,Bcrtuccie,Gatti mammoni, Afini nani, Caualli,

Barbari da correre pali),Cauallinj piccoli dcir£lba,Ghiadaie,GalIinenane»

Tortole indiane,& altri fi fatti animali
,
quanti gliene potetiano venire alle

mani . Maoltrccuttequeffcbeffiaccie, hauena vn Corbo, chedaluibaue

uacofi bene imparato a fauellare, checontrafaceuain moire cofe la voce di

Giouannantonio^eparticolarmentein nfpondendoachi picchiaualapor-

ra,tanto bene che parcua Giouananr. ftefio come beniifimo fanno tutti i Sa

nefi. Similmentcgl’ahri animali erano tanto donicff ichi jchefcmp'rcftaua-

no'jntorno altrui per cafa.facendo i più ffrani giuochi,&i piu pazzi verfidd

mondo,di maniera, che la cafa di coffuipareua proprio!’Arca di Noe. Quc

fio viuere adunquc,Ia ftrattezza della vita, e Top erc,epirture,che pur facwa

qual cofidi buono, glifaceuano haucre tanto nomcfraSanefijCiocnelU
plebe
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fÌebe,eacIvoIgo;percheigentirhuomini lo conofceuanoda vataggio’, che

*gli era tenuto apprcffbdi molti granci’huomo. Percheeilendo fatto genera

iede’Monaci di monte Oliuecojfra Domenico da Lecco Lombardo, e anda
doloilSoddomaavifitatloa MóteOiiuetodiChiufuri luogo principale di

qocllarelligione,lontano da Siena xv. miglia, Teppe tanto dire,eperraadcre,

chcglifu dato a finire le ftorie della vita di san Benedetto,deI!e quali haue-

Bafàtto parte in una facciata Luca Signorelli da Cortona, laquale opera egli

fini per adai piccol prezzo,e per le spcfejche hebbe egli,& alcuni garzoni , e

peftacolotijchegraiucarono. Ne fi potrebbe dire lo spaflo,che mentre lauo

rò in quel luogo hebbero di lui que’padri,che lo chiamauano il Matraccio ,

iiclcpazzie,chevifece. Ma tornando all’operajhauendoui fitte alcune fto-

ric,tiratevia di pratica lenza diligenza,? dolendofeneìi generalei dilFc ilMat

taccio.chelauotaua a capricci,e che il fuo pennello ballaua fecondo il fnono
de’danarite che fc voleua speder piu gli baftaua l’animo di far molto meglio,

perche hauendogìi promedo quel generale di meglio uolerlo pagare per l’a

ucnircjfeceGiouannantonio tre ftorie,che reftauano a farli ne cantoni, con

tanto piu ftudio, e diligenza che non hauea fatto i’alcre,che riufcirono mol-
to migliori . In vna di qfteè quado s. Benedetto fi parte da Norcia

,
e da! pa-

flre>e dalla madre,pet andare a ftudiare a Roma: nella feconda,quando san

Mauro,e s.Pìacido fanciulli gli fono dati,e offerti a Dio da i padri loro:e nel

la terza quando i Gotti ardono Monte Calino . In vlcimo fece coftui
,
per

far difpetto algenerale,&ài monaci,quando Fiorenzo prete, e nimico di sa

BenedettOjCondudeintornoalMonafteriodi quelsant’fauomo molte mere
trici a ballare, e cantare,pec tentare la bontà di que’padn. Nella quale ftoria

ifSoddoma,cheera cofi nel dtpignere,comeneiraltrefueazzionidifonefto,

fccevn ballo difemineignudedifonefto, e brutto affatto. E perche non gli

firebbcftatoiafciato fare,mentre Io lauorò, non volle mai,cheniunode’mo

»aci vedede. Scopertadun que,che fu quefla ftoria, la voìeua il generale gec

tar per ogni modoa terra,eieuarlavia. Mail matraccio dopo moke ciance,

vedendo quel padre in collera, riuefti tutte leferaine ignude dì quell’ opera

cheèdelìemiglioreche vi fiano. sotto le quali ftorie,feceper ciafcuna^ due
tondi,& in ciafeuno vn frate,per fatui il numero de’generali,che haueiia ha
uuto quella congregazione. E perche non haueuai ritratti naturali, fece il

martaccioil'piudelletefteacafoj&in alcune,ritrafTe de fiati vecchijche allo

ra erano in quel monafterio: tanto che venne a fare ql!a del detto fra Dome
nicodaLccciOjcheeva allora generale come s’èdetto:& jl qualeglifaceuafa

reqll’opa. Ma pcheadakunedi qfte tefte erano flati canati gl’occhiial tre era

BO fiate sfregiate; frate Antonio Bentiuogli Bolognefe le fece tutte leuar via

perbuonccagioni;Mentr€dunq;cheil Mattacelo faceua qfte ftorie,eflendo

andato a'veftirfi li monaco,vn gentil’huomo Milanefe , che haucua vna cap

pagiàliàcóforniméti di cordoni neri,come fi vfaiiail quel lépoj veftitoche

coluifo da monaco,il generale donò la detta cappa al Mactaccio;&cgli con

efla indòflb fr ritralTedaJlo specchiom vna di qlle ftorie doues. Benedetto,

quafi ancor fanciullo miracolofamente racconcia, e reintegrati Capifterio,

ò vero ValToio delia fua Badia,ch’elÌa hauea rotto. Età pie del ritratto ui fe-

ce il Cotbo^vna Bertuccia,& altri fuci Animali. Finita qft’opera dipinfe nel

Xxx
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rcfetcoriodel Monafteriocli sant’Anna,luogo del meJelìmo ordine, e lofift

noa MótcOlineco cinque miglia, la ftoftriade’cinque pani,edueperci,&al

tre figure. La qual opa fornita,fcne tornò a Siena'. DouealiaPoftierladipio

le a frefco la facciata della cafa di NI. Agoftinodc’ Bardi Sanefe } nella quale

erano alcune cofelodeuolijma per lo piu fono fiate cófumatedalì’aria.edal

tépo. In quel mentre capitando a Siena Ago ftin Chjgij,ricchillimo,efamo*

fomercatateSanefejgli véne conofciuco,e pie fue pazzie,
e
pchehaucna no-

medi buo dipin tore,Giouan’Antonio, perche menatolo feco a Roma,doue

allora faceua Pp.Giulio ii.dipigner’nel palazzo di Vaticano le camere Papali

che già haueua fatto murare Papa Niccolo v. fi adopero di maniera col Papà

che anco a lui fu dato da lauorare. E pche Pietro Perugino che dipjgneuala

voi tad’una camera, che è allato a torre Borgia,!auoraua,come vecc'aioche

egli era,adagio,e non poteua, come era fiato ordinato da prima mettere tua

r.oadaItco,fu daraadipignereaGiouan’Antonio vn’altra camera, cheèaca

to a qlla,che di pigneua il Perugino. MefTouidunqne mano, fece l’crnamen

rodi quella volta di cornici,efogliami,efregij:edopoin alcuni tondi grandi

fece alcune ftorie in frefco aliai ragioneuoli. Ma percioche quello animale,àt

tendendo allefuebeftiuolej&allc baie,non tirauaillauoro inanziteflendo

codocto Raffaello da Vrbino aRoma,da Bramante architetto, edal Papato

nolcituo quanto gl’altri auahzafle.comando sua San tira,che nelle dette ca-

mete non lauoralfe piu ne il perugino ne Giouan’Antonio. Anzi, che fibut*

taffein terra ogni cofa. Ma Raffaello,che era la ftefla bonta,e modeftia,lafcio

in piedi tutto quelIo,chehauea fatto il Perugino, flato già fuomaeftroiedel

Matraccio non gnaftò fé non il ripieno, e le figure de’tondi,e de’quadrilafcia

do le frcgiature,egraltri ornamenti, cheancot fono intorno alle figureche

lai fece Raffaello; le quali fumo la luftiziajla cognizione deIle cofe,ìa Poefia,

e la Teologia. Ma Agofiino,cheeragalani’huomo,fenzahauer rifpcttoalla

vergogna,cheGiouà’Antoniohauearicéuuto,gIi diedeadipignerenelfuo

palazzo di Trafteuere in vnafua camera pricipale, che rifpóde nella falagra

de,la ftoria d’AlefIandro,quado ua a dormire con Rofana. Nella qualeopa,

oltre alPaltre figure, vi fece vn buon numero d’Amori: alcuni de’quali diflac

ciano ad Alefiandro la corazza,altrigli traggono gli fiiuali, ò vero calzati al

tri gli lieuano l’elmoje la vefte>c le raflcttano, altri spargono fiori fopraillet

tOi& altri fanno altri vflicij coli fatti. E vicinoal caminofecevn Vulcano, d

quale fabbrica saetre,che allora fu tenuta aliai buona,c lodata opera. E feil

Mattaccio,ilquaIe haueua di bonifììmì tratti,&era molto aiutato dalia nani

ra,hancfIeatcefo in qlla disdetta di fortuna come hauerebbe fatto ogni altro

agli ftudijj hauerebbe fatto grandifs. frutto. Ma eglihebbe Tempre ranimò

alle baie,e.lauorò acapricci: di niuna cofa maggiormente cutadofi, chedive

ftire pompofamen tej portando giuboni di brucato,cappe tutte fregiate di te

lad’orOjCufHoni ricchiiIìmi,co]lane,écaltre{ìmilibagattclle,e cofedabu£o

ni,ecantanbanchi .Delle quali cofe Agoftino,aIqualepiaceua qucll’bumo

re,n’haiieuail maggiore spaffodel mondo. Venuto poi a morte Giulio feto

do,e-creafo Leon x. a! quale piaceuano certe figure ftratte, e fenza peofi®

come^ra-coftui,n’hebbe il Matraccio la maggior’ allegrezza del m5do,emaf

fimamentévolendo male a Giulio,che gPhaucua fatto quella vergogoa-pe*
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fKsnieflofialauorareperfarfi cognofcerealnuouo Pontefice,few in vnqua
diovna Lucrezia Romana ignuda,che iì daua có vn pugnalcjcperche la for

luna ha cura de matti,& aiuta alcuna volta gli spenfierati.gli venne fatto vn
bellilEmo corpo di femina,& vna tefta,che spiraua. La quale opera finita

, p
mezzo cTAgoftin Chigi j,che haueua ftretta feruitu col Papa , la do nò a sua

Sntita,dalla quale fu fatto Caua!iere,e rimunerato di cofi bella pittura . on-
deGiou3n’Anconio,parendolieflerefaciograndÌiuomo,comincioa no vo
lercpiulauorarcjfenonquando era cacciato dalla neceflìca. Ma cflcndoan
dato Agoftino,pet alcuni Tuo negozi] a Siena, & hauendoui menato Gioua
Antonio nel dimorare la,fu forzato •, efiendo Caualiere fenza entrate,mct-

terfi a dipigncre: e cofi fece vna tauo!a,dentroui vn Chrifto depofto di Cro
ce, in tettala Noftra Donna tramorti ta,& un’huomo armato, che voltando

Jc spalle,moftra il dinanzi nel luftro d’vna celata che è in terraj lucida come
vnospecchio. laquale opera che fu tenu taj& è delle migliori, che mai faccf-

ic coftui,fu pofta in san Francefco a man deftra entrando in Chiefa.nel chio

fttopoijche è allato alla detta Chiefa,fece in frefco Chrifto battuto alla co-

ionna,con molti giudei dintorno a Pilato,& con vn’ordine di colonne tira-

te in profpetriua a vfo di cortine. Nella qual’opera ritraile Giouan*Antonio

feftelfo senza barba, ciò è rafo,& con i capelli lunghi,come fi porcauano al-

lora. Fece non mol to dopo, al signor Iacopo sefto di piombin o alcuni qua-
dri,& ftandufi con eflo lui in detto luogo alcun’altrecofe in tele, onde coi

mezzo filo; oltre a molti prefen ti, e cortefic, cliehebbedalui, caiiò delia Tua

.Ifola delfElba molti animali piccoli di quelli,che produce quell’lfolaj i qua
limiti condufle aSicna. Capitando poi aFircnze,vn^roonacode’ Brandoli-

ni Abbate del Monafterio di Momte Oliueto,che è fuor della porta san Pria

nOjgli fece dipignere a frefco nella facciata del refettorio alcune pitture . Ma
perche,come ftracurato,Ie fecesenzaftudio,riufeironofi fatte>chefu vccella

IO,c fatto beffe delle fue pazzie da coloro,.che afpettauano, che doueffe fare

qualche opera ftraordinaria .Mentre dunque,che faceua quell'opera, hauen
do menato fece a Fiorenza vn caual barbero j lo meife a correrei! palio di sa

Bernab3;& comevolle la forte corfe tanto meglio degl’alrri , cheloguada-

cno. onde hauendo i fanciulli a gridare come fi coftuma dietro al palio,^al
ie trombe il nome,ò cognome del padrone del cauallo, che ha vinto j fu di-

mandato Giouan’Antonio, che nome fi haueua gridarci&hanendo egli rif

poftoSoddoma,Soddoma, ifanciulli cofigtidauano. Ma hauendo vdito co

lì sporcho nome certi vecchi da benc,cominciarono a farne rumore,6cadia

re che porca cofajche ribalderia èquefta,che fi gridi per la noftra città cofi vi

laperofo nome? Di maniera,che mancò poco,lcuandofiiÌ rumore,che non
fii daifanciulli,e dalla plebe lapidato ilpouero Soddma,^c ilcaualìo, &la
Bertuccia,che hauca in groppa con eflo lui. Coftui hauendo nello spazio di

molti anni raccozzaci moki pali) flati aquefto modo vinti da ifuoi caualii n’

haueua vna vangloria la maggior del mondo,& a chiunche gli capitana a ca

fa,gli moftrauaiSc spefloTpellp nefaccua moftra alle fincftre. Ma per torna-

re alle fue opere, dipinfe per la campagnia di san B.tftianoinCamollia,

dopo laChiefa dcgi’Humiliati in tela a olio in vn gonfalone, che fi porta a

proceffioi)c,vn san Baftiano ignudo, legato a vn’albero, che fipofain filila

Xsx a
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wiinba déftra>ercortanHocon lafìniftia, alzalatefta uer(b vn’ Angelo, che

g!i rnetce vna corona in capo. Laquale opera è veramente beila, c molto da

lodare: NclrouefcioèlaNoftra Donna colfigliuolo in braccio, &aba(To

sanGifmondOjSan Roccho,& alcuni battuti con le ginocchia in terra.

DiceG che alcuni mercatanti Lucchelì voUono dare agl’huoininidi quella

compaguia,per hauere quell’ opera,itecen co feudi d’oro,& non Thebbo-

no-: Perche coloro non vollono priuarc la loro compagnia, e la città di fi ra

ra pittura.E nel vero in cene cofcjò falle lo ftudio,ò Iaforcuna,ò il cafo fi por

tò il Soddoma molto bene: ma di fi fatte ne fece pochifiime. Nella fagreftia

de’frati del Carmine è vn quadro di mano del medefimo,nel quale è vna na

tiuita di Noftra nonna con alcune balie, molto beila : 6c in fui canto, vicino

alla piazza de’Tolomei feceafrefeo per Tatte de’Calzolai, vna Madonnaeoi

figliuolo in bracciojSan Giouanni , san Francelco, san Roccho , esanCref

pino auuocato degl’huomini di quell’arte^ ilquale ha vna fearpa In mano.

Nelle telle delle quali figure e nel refto fi portò Gioua’ Antonio benifiìrnOi

Nella compagniadi san Bernardino da Siena a canto alla Chiefadi san Fra*

delco tececoftui a concorrenza di Girolamo del Pacchia,pittore Sanefe, e di

Domenico Beccafurai alcune llorieafrcfco; cioèlaprefentazione delia Ma-

donna al Tempio: quando ella va a vifitare santa Lilabetta j la lua afiiinzio-

ne,e quando è coronata in Cielo. Nei canti della medefima compagniafe-

ce vn santo in habito EpifcopaIc,san Lodouico.e santo Antonio da Padoa^

Ma la meglio figura di tutte è vn san Francefcojcheftandompiedialzalate

ila in alto, guardando vn’ Angioletto, iiquale pare chefaccia fembiantedi

parlargli. La tefta del qual fan Francefeo è veramente maraii!gliora.Nelp8

lazzo de’signoridipinfefimiimentein Siena m vnfaioito alcuni Fabernaco

linipienidicolonne,ediputtini,conaltriornaraenri. nen tro ai quali Ta-

bernacoli fono diuerfe figure: in vno è san Vettorio armato all’antica con

laspadain mano 5 &vicinoaIuiènel medefimo modo sant’ Anfano, che

battezza alcuni,& in vn’altroèsan Benedetto, che tutti fono molto belli.

Da badò in detto paIazzo,doue fi vende il sale,dipinfe vn Chrifto.cbe rifu-

feita con alcuni soidatiintornoal TepolcrOjcdue Angioletti, tenuti nelle tc

fie aliai belli; PalTando piu oltre fopra vna porta è vna Madonna col figliuo

io in braccio dipinta da lui afrelco,cduelanti.A santo spirito dipinfelacap

pelladi san Iacopo , laquale glifeciono fare gl’huominidella nazione Spa-

go cola, che vi hanno la loro fepolcura . Facendoui vna iroaginedi Nollrà

Donna anticajda man delira san Nicola da Tolentino, cdallafiniftra saniti

chele Arcangelo,che vccide Lucifero. £ lòpra quelli in vn mezzo tondofe-

cela Noftra Donna,che metcein dodo l’habito l'acerdotalea vn santo, con

•alcuni Angeli a torno. E fopra tutte qncftc figure, lequalifonoaoliointa-

•uolajè nel mezzo circolo delia volta dipinto in trelco san Iacopo armato fe

•pravo caualIo,checorre,e rutto fiero ha impugnato la fpada. £ fotte elio fo

aio moki turchi morti,e feriti.oa ballo poi'ne’fianchiden’aitarefonodipinii

a frelco sant’Antonio
Abate, &:vn s. Baftianoignudoa!laco!unna,chel(>'

.nnr^nijr^olTiibuon’opere- Nel Duomo della medefima città, entrando-'fl

f'i r ' j, (>"> è aolio, nel aiialcèli
4.me4fla inad-eitt-'-

, • ri • - .--1 j < t n. i
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s.Califto:Iaquiropa è tenuta anch’etia molto bellajperche fi vede che il Sod

domanel coloriria vfo molto piu diiigenza,che non foleua nelle Tue cofe

.

Dipiofcancorapet laconipagnia della Trinità vna bara da portar morti al-

!afcpoìtura,chefubel[iirima- Etvn’alcranefcceailacópagnia della morte,

chcctenutalapiubeiia di Siena. Etto credo ch’ella fia lapin bella che fi pof

fatrouare;percheoltreairellereveramentemolto da lodare, rade volle fi la

no fere limili cofe con lpefa,ò molta diligenza. Nella Chiela di s. Domenico»
alla cappella di santa Chatenna da Siena,doue in vn Tabernacolo è la tefta

diquellasanta,in vna d’acgécoidipinfi: Giouan’Antonio due fiorie,che met
[ODO in mezzo detto Tabernacolo. In vna èaman delira quando ditta san-

ta,hauendo riccuuolc filmate daGieluChrifto,cheèin aria, fi fia tramortì

tain braccio aduedcllefuefuore.chelafoftengono. Laquale opera con fide

rando BaldalTarre Petrucci,pi ttore Sanefe dille,che non haueua mai veduto

ninno efprimer meglio gl’afiètti di perlbne tramortite, e fuen lite, nepiu fimi

li al vero di quello, che hauea faputo fare Gionan’An tonio. E nel vero è coli

come oltre all’opera ftelTa,fi può vedere nel difegnojchen hoio di mano del

Soddoinapropno,nel noftro libro de’difegni. A man finillra neH’altra fio-

ria,
è
quando l'Angelo di Dio porta alla detta santa l’ho fila della fanrillìma

comuDionej&eiia.che alzando la teftain aria vede Gielu Chetilo, & Maria
Vergine,mentre due fuore lue compagne le ftanno dietro. ì n vn’altra itoria

chcènellalacciataaman ritta, è dipinto vn federato, che andando a efiere

decapitato,non fi voleiia couertire ne raccomandarli a Dio, difpeiàdo della

mifericordia di quello; quando pregando per lui quella fan tain ginocchio*
ni,furono di maniera accetti i luoi pcieghiallabontadi Dio ; cheiar^hatala
teftaal reo, fi vide l’anima Tua falire in Cielo,-co tati ru pollòno appcpilola bó
tadi Dio le preghiere di qile san te plbne, che fono fa lua grazia. Nella quale
ftoriadico è vn molto gran numero di figuredequali niuno dee marauigliac
fife nó fono d’interapfezzione. Impo chehoint.dfi per cofa certa, che Gio-
uan’Antonio fi era ridotto a taie,per infirgardagin eje picrrjzia,che non fece

aanedifcgm,necartoni>quaRdohaueuaaIcunà.coralimT!ealauorare,ir.afi
riduceuain full’operaa difegnareco! pennello fopra la calcina , che era cofa
firaname! qiialmodofi vede edere fiata Ita lui fatta qftaftoria. li medcfinio
dipifeancora l’arco dinazi di detta c^ppeiia , doue fece vn Dio Padre. Laltre
ftorie della detta-cappella non furono da lui finicej p.trte per fuo difccto,che
non veletta laucMrate fe non a capvicci,e parte per non edere fiato pagato da
chi faceua fere quella cappella . sotto a quella è vn Dio Padre, che ha lotto
vna Vergine anticam tauola,con san Domenico,san Gifraondo, san Badia
no,es5raChatetinà. ìnsato Agofiinodipinfeinvnatauola, cheène-l’cnrra
re in Chiela a man ritta.l’adorazione cle’:,3agi,che fu tenuta, Se è buon opera:.

percioche,o!tre!a Nofira Donna,cheè lodata molto, 3: il prinao dette Magt
e certi caualiijvi-èvna reità d’un Pallore fra due arbori,che pare ver ime te vi

ue.sopravua porrà della città,dettad! s. Viene fece a n efeo: ur. tabernacolo
gride la nati Ulta di Giclo Chriito,5cin a tia alcuni Angeli. Et neliavcocij ój
lavn purtoi ifeorte belliiIìmo,e cógra rilicuo^ilqualcv uol^ ,ch j il

verbo è latro carne, i qil’ona fi ricrailc il Soddon'=a,có ia bar't>a,ei'.c gìj. \cc

«hto,ec5 vnp.jaello in mano,ilnualc evolto verfovn britvtOjrb^dica, l'c-a.



TERZAPARTE
DipinfcriiDilmenteafrefcoinpiazzaapiedidelpalazzo lacappella dei co*

mune,fàC€nciouilaNoftra Donna col figliuolo in collo, fofteniita daakuDÌ

putti; santo Anfano, San V ettorio,sant’Ago(lino,e san Iacopo. Et fopraio

vn mezzo circolo Piramidale fece vn Dio Padre con alcuni Angeli atomo.
Nella quale opera fi vede che coftui quando la fece cominciaua quafianon

hauer piu amore all’avte,hauendo perduto vn certo che di buono, chetole-

Uahauere nell’età migUore,medianteilqualcdaua vna certa beU’ariaallete

fte,che le faceua eifer belle,e graziofe. E che ciò fia ucro,hanno altra grazia,

& altra maniera akun’opere,che fece molto inanzi a quella ; comefi può ve

dere foprala Poftictla in vn muro a frefeo/opra la porta del Capitan Loren

20 Marifcottijdouevn Chrifto morto,cheèin grembo alla madre,hauna

graziasse diuinitamarauigliofa. Similmente vn quadro a olio diNoftraDó

na.che egli dipinfea MeiTer EneaSauini dalla collereila è molto Iodato,

&

vna tela,che fece p AlTuero rettori,da s. Matiinojnella quale èvna Lucrezia

Romana,che fi ferifcc,mentre è tenuta dal padre,e dal marito, fatti conbel-

l’attitudini,e bella grazia di tefte. Finalmente vedendo Giouan’ Antonio la

diuotione de Sanefi era tutta volta alla virtù , Si opere eccellenti di Domeni

co BeccafumijSc non hauendo in Siena necafa, ne entrate, & hauendogia

quaficonfuraatoognicofa,ediuenuto)vecchio,e pauero,quafi difperatofi

parti da Siena,& len’andò a V olterra. E come volle la lua uentura irouando

quiuiMcfler Lorenzo di Galeotto de’Medicigentil'huomo riccho,& hono

raiOjfi cominciò a riparare appteiTo di lui con animo di ftarui lungamente.

Et cofi dimorando in caladi lui, fece a quel signore in vna tela il carro del

Solefilquale ellendo mal guidato da FaccontecadenelPò. Ma fi vede bene

che fece quell’opera per fuo pafiaterapo , e che la tirò di pratica fenza penfa*

re a cofa nefiuna,in modo è ordinaria dadQuero,e poco confiderata. V enu-

togli poi annoia lo ftare a V olterra , & in cafa quel gentil’huomo , come co»

Juijche era auezo a edere !iberu,fi parti,€c andodene aPifa > doue per mezzo

di Battiftadel Cerueliiera,fece aMedcr Baftiano della sera operaio del Duo

moduequadrijchelurouo podi nella nicchia dietro alFaliarc maggioredel

Duomo a caro a quegli del Sogliano,e del Beccafami . In vno è Chrillo mor

to con la Noftra Donna,& con l’altre Maricific nell’altro il sacrifizio d’Abra

no , c d’Ifac filo figliuolo. Ma perche quelli quadri non riufeirono molto

buoni, li detto operaio, che haueuadifegnato fargli fare alcune tauole perla

Chiefa.lo licenziò. Conofcendo,chegrhuoroini,chenon lludiano,pctdti-

to che Iianno in vecchiezza vn cerco che di buono , che in giouanezzahaue*

uano da natura,!! rimangono có vna pratica,e maniera le piu volte poco da

lodare. Nel medefirno tempo fini Giouan’Antonio una cauola, cheegliha-

ueagia cominciataaolioper santa Maria dellaSpina,facendouila Noftra

Donna col figliuolo in col[o;& innanzi a lei ginocchioni santa Maria Mada-
Jena,e santa Chaterina,e ritti dagli lati san Giouanni,san Badiano,esan Giu

Teppoinelie quali tuttefigure fi portò molto meglio, che ne due quadri del

Duomo. Dopo non hauendo piu che fare aPilajficondudea Luccba-.doue

in san Ponzianojuogo de’frati di MonceOliueto,gli fecefarcvn’Abatefuo

Co nofcence vna Noftra Donna al làhredi certe scale, che vanno in ciorratQ*

torio . La quale finita llraccho,pouero, c vecchio fc ne tornò a Siena; do-

uè
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ucnoti uifle poi molto: perche amalatOjper non haucre ne chi lo gouernaf'

Ce,Qediche eflerc gouernatOjfen’andò allo spedalgrande, e quiui fini in po
chcfitcimaneilcorfo difuavita. TolfeGiouan’ Antonio eflendo gioua-

ne,&inbuon credito moglieinSieiiavnafanciullanatadiboniilìmcgenti,

&n’Iiebbei! primo anno vna figliuola. Ma poi uenutaglianoia,percheegIi

eravna beftia,non la vollemaipm vedere, onde ella ritiratafi da i'e uifle lem
predelle Tue fatichejC dell’entrate della Tua dote: portando con lunga,e mol
rapacienza lebcftialita,c le pazzie di quel fuo huomo,degno veramente del

nomedi Mattaccio,che gli poferojcomes’è detto que’padri di Monte Oliue

to. Il Riccio Sanefedifcepolo di Giouan’Antonio,e pittore affai pratico, «

valente, hauendo prefa per moglie la figliaoladel fuo maeftro, fiata molto
bene, &coftumaramente dalla madre alleuata, fu herededi tutte le cofedel

fuoccro attenenti aU’arte. Qi^fto Riccio dicoilquale ha lauorato molte ope

re belle.e lodeuoli in Siena,e alrroue; enei Duomo di quella città entrando

in Chiefa a man manca,vna cappellalauoratadi ftucchi , e di pitturea

firclco
5 fi ftahoggi in Luccha , doue ha fatto , efa tuttavia molte

opere belle,e lodeuoli. Fu fimilméte creato di Giouan’

Antonio vn giouané,'chefichiamaua Giorno

del Soddoma,ma pche moti giouane ,ne

potcttedar fe non piccol (aggio del

fuo ingegno,e fapere,non acca

de dirne altro, vilfe il Sod
domaanni75.emo

jì l’anno 1554. .

J'medella vita del Soddoma pittore.



BàSXIaNO DE'ììo
! PittofeArchit. I

Vi'a diBajìiano d;tlo oAiriHctileda san Gaiopittore,

&' (^érchttetto Fiorentino.

Vando Pietro PeruginOjgiavecchio.dipigneualatauoladeH’al
taremaggioredc’Scrunn Fiortza,vn nipote di Giuliano,&d’
Antonio da sa Gallo,chiamatoBaftiano,fuaccoociofeco3Ìni
parare I arte della pittura. Ma non fu il giouanccto flato mol-

to co! Perugino, chevedutain cafa Medici lamaniera di Mi-

chclagnolonel cartonedellafa!i,'diciuficgiatanteuoitefauellato,ne rc-

fìofl amirato, che non volle pm tornare a bottega con Piero
;
parendoli

che la maniera di coluiapetto a quella del Buon arnie ti fuflefeccha,

eda non douereiiiniun modo edere imirata. E perche di coloro, cheaiidi'

tianoadip gnereil detto C3r:or.e,che fu vn cempolafcuoladi chi volleatté-

def-
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dereallapirturajilpiu valente di tutti era tenuto Ridolfo GrilIandai.Baftia-

Do Telo eleffcper amico,per imparare da lui a colorire, &cofi diiiennero ami
ciflimlMa non lafciandopercio Baftiano di attendere al detto cartone , e fa

re di quelli ignudi, ritraile in vn cartonetto tutta iniieme l’inuenzione di ql

gruppo di figure j laquale ninno di tanti che vi haueuano lauorato haueua

maidifcgnatointeramente. E perche viactefecon quanto (Indio gli fu mai
polfibilenefeguijche poi ad ogni propofìto Teppe render conto, delle forze

attitudini,c mufcolidi qucllefigure,e quali erano itatele cagioni,che haue-

uano tnoflo il Buonarruoto a fare alcune politure difficili . Nel che face par-

Iàdoeglicógrauita,adagio,efentéziofaméteg!i tu da vnafchiera di vii tuoii

artefici pollo li iópranomed’Ariftotile,ilquaie gii ftetteanco ranco meglio,

quàcoparcuajchefecódo vn’antico ritratto di qlgrandils. Filofofo, efecrcta

rjodellanatura,eglimolto il fomigliaQe.Ma p tornare al cartonetto ritratto

da AriftotiIe,egli il tcnepoi sép coli caro,che clsédo andato male l’originale

del Buonarruoto,noi volle mai dare ne p prezzo,ne p altra cagione,ne lafci-

arlo ritrarrei anzi noi moftrauale no come le cofe preziofe li fanno a i piu ca

riamici,cplauore . Quello difegnopoi l'annoi J42. fu da Arlftotileaprua-

lìone di Giorgio 'V alari fuo amicilììmo ritratto 1 vn quadro aolio, di chiaro

Iciiro, che fu madato per mezzo di Monfig. Giouio al Re Frac, di Fracia, che

rhebbe carilj. e ue diede premio honorato ai s.Gallo.E ciò fece il 'Vafarijper

cheli còferualle la memoria di qll’opa,attelo,chele carte ageuolméce vanno
inaie.E pche fi dilettò dunq; Ariftotiie nella Tua gionanezza,come hano fat-

to gi’altti di cafa Tua, delle cofe d’architettura:atrcfe a mifurar’piate di edifizi)

ec6 molta diligéza alle cofedi jplpettiua. Nel che fare gli fu di gra comodo
vn Tuo fratello chiamato Ginuà’Fràc.ilquaie come architettore,attédeua alla

fabricadis.PicrOjlbttoGiuliano Leniproueditore.Giouà’Frac. dunqjhaué
doiiratoaRcma Ariftotilejeferuédolènea tener’cótiin vn gran maneggio
chchaueadifornacijdicalcinejdi lauori,pozzolane, e tufi, chegi’apportaùa

nogràdifsimogiiadagnoifi llecce vn tépo a qi modoBallianOjfcnza far’altro

che difegnare nella cappella di Michelagnolo,eandarlì rrattenédo p mezzo
di M.Giànozzo radolfini Vefcouo di Troia,in cafa di Raffaello daV rbino.oa

de hauédo poi Raffaello fatto al detto Vefeouo il difegno p vn palazzo , che

volea farcin via di s.Gallo i Fioréza, fu il detto Gioua'Fcac. madato a metter

lo in opa,fi comefece,có quata diligéza è pofiìbilcjche vn opa cofi fatta fi co

duca.Ma l’anno i550.elIcdo morto Giouan’Franc.e ftato pollo ì’ailcdioicor

no a Fiorcza,fi rimafe come diremo imperfetta qil’opa; all’cfecuzionedella

qualcfumellopoi Ariflotilefuofrateliojchefe n’eraraold, c molti anni in

nazi tornato come fi dira a Fioréza;hauédo forco Giuliano Leni fopradetto,

auazato grolTa soma di danari nell’auiamécojche gli haueua lafciato in Ro-
ma ilftatello,cÓvna parte de’quaii danari cópò AnftotileapfuafionediLui

gi AlamànijC Zanobi BuondelraÓii fuo: amicillìmi , vn fico di cafa dietro al

cóuctode’scruijuicino ad Andrea del Sartoidoue poi,c6 animo di tot dona,

cripofarli,niuròvn’alIai cÓmodacafetca.Tornatodunqj aFiorcza Ariftoti

le,pche era moltoinclinatoallaprolpettiuaailaqualehaueaattefo in Roma
lotto Bramate,nó pareua che quafi fidiletraflcd’aliro : ma nódimcno, oltre

al fare qualche ritratto di naturale ,
colori a olio in due iclegradi il magia-
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re il pomo di Adamo,ed'Eua,quadofono cacciati di Paradiib.ilchefecerecó

doccile hauea ritratto dall’opedi Michela^nolodipinfe nella volta della cap

pella di Roma.Leq uaii due tele d’atiftotile gli furono, p hauerle tolte di pc

fo dal detto luogo,poco lodate.Ma airincótro gli fu bé Iodato tutto ql!o, che

fece in Fioréza nella venuta di Pp. Leone,faccdoin copagniadi Frane. Gra-

nacci vn’Arco criófaledirimpcttoalla porca di Badia,co molte fìorie,chefa

beiliQi.Pariméce nelle nozzedel Duca Lorczodc’Medici,fadigradcaiucoÌQ

tutti gl’appara'i,e malliinamente in alcnneprofpe! tiue p comcdie,al Francia

Bigio,e Ridolfo GnUandaio,chehauei!an curad’ogni cofa. Fece dopo mol-

ti quadri di NoftreDóneaolio,parcedi fua fan rafia, e parte rirratteda opere

d'altri; e fra l’altre ne fece vna limile a qila che Raffiello dipinfea’ popolo in

Ronudouela Madona cuopre putto con ^-n vclojlaqualeha hoggi Filippo

deli’Anteila; vn’aicra ne hanno gl’heredi di MeilerOctauianode’Mediciia

fìerae col ci tratto del detto Lorenzo, ilqualc Atiftoule ricauòda qu€!!o,chc

hauea facto Raffaello. Molti a! tri quadri fece ne’medefìmi tempi, che furo-

no mandati in Inghilterra. Maconofeendo Ariftotiledi nonhauere inuen-

2Ìone,e quanto la pittura nchieggiaftudio,e buon fondamento didifegno,

deche permancar’diquefte parti,non poreua gran fatto duienire eccellen-

te, fi rifolue di volere,che il fuo efcrcizio fufle l’archireciura.e la profpecnua

facendofeeneda comedie a tu tee I’occafìoni,chefegliporgefIeroj alle quali

haueua molta inclinazione. Onde hauendoilgiadettoVefcouodiTroiari

mefio mano al fcio palazzo invia di san Gallo,n’hebbecura Ariftotile,i!qua

le col tépo lo códuilccon molta fua lode, al termine,che fi vede. In tato hauS

do fatto Ariftotile giade amicizia có Andrea del Sarto fuo vic}rxO,daÌ quale

imparo a fare molte cofcpcrfcttamente,attendédo có molto ftudioallapro-

fpettiua. Onde poi fu adoperato in molte fefte, cheli fecero da alcune com-

pagnie di gencil’huomin!,chein quella tranquillità di viuere erano allora!

Firenze. Ondehauendofiafarerecicaredallacompagnia della Cazzuola!

cafa di Bernardino di Giordano al canto a Monteloro la Mandragola, piace-

uolilìima comedia, fecero laprofpettiua, che fu bellisfima Andrea del Sar-

to, &c Ariftotile. E non molto dopo alla porta san Friano fece Aiiftotile

vn’altiaprofpectiua in cafa Iacopo Fornaciaio, per vn’alrra comedia dclme-

defimo autore. Nelle quali profpettiue, e scene, che molto piacquero a!-

Luniuerfalc, &: in particolare al signor A!efiandro,,& Hipolito de’ Medi-

ci, chealloraeranoin Fiorenza, foctolacura di Siluio Pafierini Cardina-

le di Cortona,acquifiò di maniera nome Ariftotile, che quella fo poi sem-

pre la ruapnncipaleprofefsionc,anzi come vogliono alcurd, glifo poftoql

fòpranome, parendo che veramente nellapiofpeitiuafofiequeIlo,cheAri-

fìotile nella FiJofofia. Ma come spello adiuiene,chedaunafommapace,eiu

quiìlitafi viene alleguerre, e difcordiejventiro l’anno iU7,fi mutòinFioreO

za ogni letizia,e pace in dispiacere,e tran agli, perchcelTcndo allora cacciati»

Medici,e dopo venuta la pefteje l’afledio fi vide molti anni poco lietamente}

ondenon fi facendo allora dagl’artefici alcun bene, fi flette Ariftctileiiiqu^

tempi Tempre acafaj.ntendendo a Tuoi ftudij, e capricci. Mavemitopoial.?®

uerno di Fioretiza il Duca Aleilàndro, Se cominciando alquantoarirchw^»

re ogni cola,! giouani della cópagnia dc’fanciulli della Purificazione,difrro*

petto a san M.arco,c rdiuaionodi fare v-na Tr.’gicomcdia^cauata deiiibnos
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Re delle tribolazionijchc furono per la violazione di Tamnr ; laqnale hauea
coropoftaGiouan’MariaPrimerani. Perche dato cura della scena, e prefpec

tiiiaad Ariftorile,egIifèce vnafcenala piu beila Cperquatocapeuail luogo)

chcfìifle Hata fatta giaraai. E perche oltre al bell'apparato, la Tragicomedia

la bella per fe,e ben recitata, e molto piacque al Duca Alcflàndroj&allalò-

rcllajche ì’udironojlecero loro eccell. liberare l'au tore di elTa,che era in car-

cere;con quello che douede fare vn altra comedia a fua fantafia. il che haué

do fatto, Aiiftotilc fece nella loggia del giardino de' Medici in fulla piazza di

sanMatco vnabelliirimafcena,eprofpeniua,pienadi coIonnati,di nicchie,

di iabernacoliiftatue,& molte altre cofe capricciofe, che in fin’allora in lìmi

li apparati non erano Hate vfate. Lequali tutte piacquero infinitamente, &
hanno molto arrichito quella maniera di pitture : Il Ibggetto della comedia

fa lofeftb accufato falfamenre d hauere voluto violare la Tua padrona 5 e per

do incarceraro,epoi liberato per rinterpretazione del fogno del Re . Eflen

dodunqueanco quella Icenaniolto piaciuta al nuca j ordinò quando fu cl

terapOjChe nelle Tue nozze,e di Madama Margherita d’Aullria,li facelTevna

comediajelafcenadaArillotilemviadisanGalIonellacompagniade’Tel-

fitori congiunta alle cafedel Magnifico Ottauianode’Medicì. Alche hauen
domelTo mano Arillotilecon quanto lludio,diligéza, efaticaglifu mai poi

fibilc,condii iTe tutto queli’apparato a pcrfezzione.E perche Lorenzo di Pier

fiancefeo de’MedicÌ>hauendo egli compolla la comedia,che fi haueuadare
citarejhaueacuradi tutto Tapparato, e delie Muliche,come quegli che anda-

na Tempre penfando in che modo potelTevccidereil Duca,dalquale era coia-

io amato,efauoritor pensò di farlo capitar male nell’apparato di qlla come-
dia. CclluidunqucJa doueterminauano le leale della profpettiua.Sc il pal-

co deila fccna,fece da ogni banda delle cortine delie mutajget tare in terra dì

ciotto braccia di muro per altezza, per rimurare dentro vna fianzaavfodi

fcatfclla,chefulleairai capacele vn palco alto quanto quello della Icenaiil-

qualcfcruilIeperlaMulìca di voci: e fopra il primo volea fare vn’aitro palco

pergtauicemboli,organi,& altri limili inllrumen ti, che non fi pofionocoH

iàciìmente muouere,ne mutare: et il vane doue hauea roiiinaro le mura di-

nanzi voleua che fulle coperto di tele dipinte in prcfpcttiua,edic?.lamenri.

llche tutto piaceiiaad Arillotile,perche a trichina la feenaje lalciaua libero il

palcodiquella,dagrhuominidelIaMufica. Manor. piaceuagia addio Ari

lloEile,cheilcauallo,chclblleneuaiI tetto» iiquale era rimalo feuzaletniua

di fotte, cheli reggcuanoj fi accomodafle altrimenti che con vn’arco grande

c doppio,chefufle gagliardillìmo: la doue voleua Lorenzo che fu He retro da

certi puntelli, e non da altro,chepotelIein niun modo impedirelaMu( 3 ca.Ma

conofcédo Arillotils,chc quella era vna trappola da rouinare addeflo a vna

infinità di perfone,noh fi voleua in quello accordare m modo veruno có Lo
renzo: iiquale in verità non haueua altro animo, che d’uccidere i n quella ro

uinail Duca. Perche vedendo Atillotiledi non poter mettere ne) capo a Lo
tenzo le Tue buone ragionijhauea deliberato di volere andarli con; Dio.Qua
do Giorgio Vafari,iiquale allora, benché giouanetto llauaal l’eruiziodtiDU

ca AlelIandro,& era creatura d'Ottauiano de’Medicij fen tendo , mentre di

pigneua in quella fcena,lc dilpu te,e difparcrhche erano fra Lorenzo, fc Ari

Yyy ,
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liotile^fimifedcftratnentedi mezzo:etvdito lVnoèraItro,&iIperico!o,ch8

fcco porcaua il modo di Lorenzo: moftiò che fenza fare l’arco ò impedire in

altra gmfà il palco delle Mufìchejfi potcua il detto cauallo del tetto aliai facil

inéteaccomod3rc,mettendodue}egnidoppij dÌi5.brac.riinopia lunghez

za del muroje quelli bene allacciati con spranghe di ferro allato agraltrica-

uallijfopra effi polare ficuramstc il cauallo di mezzo; pcioche vi ftauaficunl

fimo coraefoprararco harcbbefettonepiunemeno.Manóvolédo Lorézo

credere ne ad Aiiftotile,cherapprouaua,nc a Giorgio,che il proponeua,nó

feceua altro,che cótraporfì cófuecauillazionejchefacenano conofcereilfuo

cattino animo ad ognuno, pche veduto Giorgiojche difordlnegradifs. potè

uadi ciofeguire^echeqilo nò era altro,che vn volere amazzarejoo. pfone,

dille che volca p ogni modo dirlo al Dnca,acciò madafle a vedere, e proue-

dereal tutto. La qual cofafentédo Lorézo, e dubitano di no fcopritfiidopo

molte paro!e,dicdc licczia ad Ariftotile,che fcguilTeil parere di Giorgio, &
coli fu fatto.Quefta feena dunq; fu lapin bellajcbe nó folo infino allora ha-

uefle farroAriftoriIe,ma che fuÀc ftata fatta da altri giamaijhauédo in edafet

to molte citonate di rilieuo,& cotrafatco ne) mezzo del foro vn bellifs.Ateo

triófale,finto di marmo,pieno di ftorie,edi flatue:fenzaleftrade,chesfuggi

uano,e molte altre cofe fatte co belIiffiroeinuenrioni,& incredibileftudio,

€ diligéza. elTendo poi flato motto dal detto Lor&o il Duca Alefladro,ecrea

ro il DucaCofimo l’ano 1 536.quàdo véne a marito la signora Dona Leonora

diTolIedojDonancl vero ranffima,cdi ciò èli grade,&:inc6parabile vale-

te,che può a qual Ha piu celebre, e famofa nell’antiche (Ione,fenza contrailo

aguagliarfi,e p auen tura preporfi. Nelle nozze, che fi fecero a di i/.di Giu-

gno l’anno ijj^.fece Ariftotile nel cortile gràde de! palazzo de’Medicijdoiie

clafontevn’alcrafcena,cherapprefentòPira,nella quale vinfe fefteflo,fera

pre miglioràdo,e variado. onde nò è pofsibile mettere infiememai neiapiu

variata forre di fineflre,e porte,ne facciate di palazzi piu bizzarre,c capriccio

iejne firade ò lótanijchc meglio sfuggano, e hcciano rutto qllo, cheTordinc

vuole della profpettiua. vi feceoltra di qllo il Capanile torto del Duomo, la

Cupola,& il Tépio tódodis. Giouani co altre cofe di qlia città. Deilefcalc,

che fece in qlla no diròaltro,nequàto rimaneilcro inganna ti;per nó parere

•di dire il medefimo,che s e detto altre volte; diro bene,che qfta , laqualerao

flraua falircda terra in fu ql piano,era nel mezzo a otto faccie,e dalle bande

•quadra,c5 artifizio nella fila séplicjtà gradiifimo.Perchediede tata grazia al-

la profpettiua di fo.pra,chejn5 c poifibiie in ql genere veder rheglio . Appres

fo ordinò co molto ingegno vnalaternadi.legnamea ufo d’arcojdietroaiot

tii cafamétijCÓ vn Sole aito vn brac.fatto co vna palla di chriftallo piena d’ac

•quaflilktajdietrola quaiecranodue tocchi aecefi, chela faceuano in modo

rispicdere,che ellarcdeualuminofoil cielo dellafcena,eia jpfpectiualgBifa

chepareuaveraméceil Sole viuOje naturale. Eqllo Sole dico hautdo uomo
vn’ornaméto di razzi d’oro,checopriuano la cortina,era di mano in inanop

viad’vn arganerto,cheera tiracocófifatt'Qidincjche a.principio delia come

<ìia-pate.ua,.che fi lauafleil So]c,e chefalito infioo al mezzo dcil’arco,fcédc3c

••f«_g«.ifà,che al fine della comedia en traile fotto,e cramóiafie.Cópofuorcdel

iUciMaedia-fu Antó LàdigétirhuomoFioiciino^&fopra grinteriaedij,el»

ìluiica
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MuficafuGioua'Bacifta Strozzi allora jjiouaneje di bellilTmo ingegno. Ma
pchedeU’altrccofejChe adornarono qfta ccmedia,grinrcrmcdij , e ic Mali-

che,fù fcritto alloraa baftaza,n6 diro altro le nó chi furono coloro, che fece*

roalcuaepitturcjbaftado phora Tape che l’al tre cofccoduirerojl detto Gio
uan’Batifta Strozzici Tribolo,& Ariftotile. Erano forco la leena della come
dia lefacciace dalle bade spartite in fei quadri dipid, e gradi brac. otto l’uno,

&!arghi y. ciafeuno de’quali haueua intorno vn’ ornameto largo vn brac, e

due cerzi,ilqualeficeua fregiatura intorno, Se era fcorniciato verfo le pitttu

rcjfàcédo 4. ródi in croce có due motti latini p ciafeuna ftoria, e nel retto era

noimprefe a propofi to.sopra giraua vn fregio di rouefei azurri a torno a tor

DOjlàluo che doue era laprofpetciuaie fopra qtto era vn cielo pur di rouefri,

checopriua tutto il cortile. Nei quale fregio di i'Ouefci,fopra ogni quadro di

ftoria era l’arme d’alcuna delle famiglie piu illuftri, cò le quali haucuano ha

nato parétado la cafa de’Medici.Cominciadorai dunqj dalle parte di Leuate

a caco alla scena nella prima ftoria , laquale era di mano di Frane. Vbertini,

detto ilBachiacca,era la tornata d'EfiIiodel Mag. Cofirao dc’Medicijl’imp»

fa erano due Colóbe (opra vn ramo d’oro, e ì’arnie,che era nelfregio eraqlla

del Duca Cofìmo. Nell’ahrOjilquale era di mano del tnedefimo era l’andata

aNapoli del Mag. Loréz-ojrimpfa vnPelIicano,e Tarme qlla del Duca Loren

zOjCioè Medici,cSauoia. Nel terzo quadro ftato dipinto da Pierfrancefeo

di Iacopo di Sandro erala venuta di Papa Leenex.aFiorenza,portatodai

fìioicinadinifotto il Baldacchino: l’imprefa era vn Braccio ricco, e Tarmeql
ladel DucaGiulianOjCio èMedicÌ,eSauoia.nel 4.quadro di mano del niedeiì

mo era BiegralTa prcla dai S.Giouani,che di qlla lì vedeua iTcìre vetcoriofor

Tiraprefa erail Fulmine di Gioue,e Tarme del fregio,era qlla del Duca Alef-

landre»,ciò è Auttria,e Medici. Nel quico Pp. Clemcce coronaua in Bologna

Carlo V. iHmprcfaera vn Serpe,chc lìmordeualacoda, c Tarme era diFrsn

cia,e Medici: e qfta era dt mano di Domenico Coti , dilcepolo d’Andrea del

SartOjilqualemoftrònÓ valere molto; raàcatogli Taiuio d’alcunigioaanide

quali pé(aualerujrlì,pchc tutti i buoni,e cattiui erano in o.pa.onde fu tifo di

lui,che molto prefumédofi,fì era altre volte c5 poco giudizio rifo d’altri . nel

la vi.ftoria,&vltima da qlla bada era di mano del Brozino la difputa che iieb

bone tra loro in NapoIi,e innàzi alTJm^atore,i! Duca Aleirandro,& i fuori

ufciriFiorétini;colfrumeSebeto,&moltefrgare,eqfto fu bellifs. quadro,

e

migliore di tutti gTa'ltritTimpfaera vnaPaIma,e Tarme qila di Spagna. Diri-

petto alla tornatadel Mag. Cofimo.cio è daìi’ai tra b5da,era il fclicifs.Natale

del Duca Cofimo; Timpia era vna Fenice, c Tarme qlla dtlla citta di Fiorcza ,

cioè vn Giglio roflo. A caco aqfto eralacreazione ò vero elezzionedcl mede
fitao alia degnita del-Ducaiod’impfa il Caduceo di Mercurio,c ne! fregio Tar

me del Cafteilano della fortezza. £ qfta ftorÌ3,efsédo ftatadifegnata da Fra-

cefeo Saluiati.’pch-ehebbe a partirli i quc’giorni di Fiorcza fu finita eccellc:s

mItedaCarlo Portelli da loro.Nella terza erano i tre fupbi oratori Càpani,

cacciati del senato Romano,per la loro temeraria dimanda,fecondo che rac

còca Tito Liuto nel vécefimo libro della lua ftoria 1 quali in qfto luogo figni

iicauano ne Cardinali uenuti inuanoal Duca Collmo con animodi ieuarlo

deigouemotTimplaeravn Cauallo a’aro.e Tarme qlla dc’Salman^c Medica
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Ncli’alrro era la prefa di Monte Murloj l’imprefa vn A irmolo Egiztio (òpra

la tt-fta di Pirro,& Tarme quella di cala Sfotza,e Medici : Nella quale ftoria’,

che hi dipinta da A ntonio di Domenico pittore fiero nellqmouenze,Gvcdc

ua nel lontano vnafcaramuccia di caualit tato beilajche quel quadro, di ma
no di pcriona riputata debolc,riufci molto migliore,che Topercd’alcunial-

trijche erano valent’huominifolamente in openione. NcU’altro fi vedcuail

Duca Cofimo edere tnueftito dalla Macda Cefarca di tutte l infegnej&im»

ptefe Ducali: Timpreia eravna Pica confoglie d’alloro in boccha,5cnelfee-

gio era Tarme de’ Medici,ediTolledo;e queftaeradi manodiBatcìftaFra

co Viniziano. NclTulcimo di tutti quelli quadri erano le nozze deimedefi»

mo Duca Cofimo fatte in Napoli; Timpreia erano^due Cornici , Simbolo aa

ticodellenozzej&nclfregioeraTarmedi Don Tetrodi xolledo Viceredi

Napoli. E quella, che era cii mano del Bronzino era fatta con tanta grazia,

che fuperò.comc la prima tutte Taltre Ilorie.Fu fimilmentc ordinato dal rac

defimo Arillotilc, fopra la loggia vn fregio con altre do rietce,& arme, che

fu molto iodato, e piacque afuaEccelI. che di tutto i! remunerò largamen-

te. E dopo,quali ogni anno,fece qualche leena, & prolpetciua per le come-

die, che. fi faceaano per carnouaIe,hauendoin quella manieradi pitture tan

tapratica,e aiuto dalla natura,chehaueua difegnato volere fcriuern e, &m-
Icgnare: ma perche la cofa gli riafei piu difficile, che non s'haueua penfato,

reneiroiregiui& mallìmamentejedendopoi dato daaltri.chegouernarcno

il palazzo fatto fareprofpettiue dal Bronzino,eFrancefcoSaluiati,comefi

dira a fuo luogo. Vedendo adunque A riddile edere palla ci molti anni, ne’

quali non era dato adoperatOjfen’andòaRoma a trouaie Antoniodas.Gal

Io fuo cugino,iIquale fubito,che fu ariuato , dopo hauerlo iiceuuto,c vedu-

to ben vclenrieri,!o|mire afoliecicate alcune fabriche con proni [Ione di feu-

di X. il mcfcjedopo lo mandò a Cadrò,douc dette alcuni mefi di commeflìo

ne.di Pp. Pauio.rerzo,a códurregra patte di qlle muraglie fecòdo il difegno,

& ordine d’Antonio. Et con ciò fude,che Aridotile,elIendofi alenato cò Aa
renio da piccolo, S: auezzatolì a procedere feco troppo famiiiarmeme, dico

nOjche Antonio lo teneuaIontano,pcrchenoRfiera mai potuto auczarea

dirgli voi. Di maniera che gli dauadelTufeben fulTeto dati dinanzi al Pa-

pa non che in vn cerchio'di signori, & gentiì'luiomini: nella maniera, che

ancor fanno altri Fiorentini auezzi aITantica,& adardel tu ad ognuno, co-

me fufiero da Norcia,fenzafaperfi accomodare a! vmere moderno fecondo

chefannogTaltrtjiSc co Tulanza portano di mano in mano. Laqual cofa qua

co parede drana ad Antonio,auezzo a edere honorato da Cardinali, & altri

grand'hucminìjOgnunofelopenfi. Venuta dunque a fadidio ad Ariftotilc

la danza di Cadrò,pregò Antonio che lo facelTe tornare a Romaidichelocó

piacque Antonio molto volentieri,ma gli dilTe , che ptocedede feco con al-

tramaniers,& miglior creanza, maffimameute ladoiie-fulTero in prefenza

di gran pcrfonaggi.Vn’anno di carnouale.lacendo in Roma Ruberto Stroz

zi banchetto a certi signori Tuoi amici, & hauendofi a recitare vna comedia

nelle fuecalèjgii fece Aridotile nella fala maggiore vna' prolpettiua (per qua

io lìpoteuain llretro luogo) bcl!iirima,e tanto vaga,egraziola,chefiagl’aI-

tri il Cardinalfarnele,non pure ncredò marauigliato
;
maglie ne fece late
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cna nel Tuo palazzo Ai san Gìorgiojdoueè la Cancelleria, in vna Ai quelle fa

letnezzane,cherifpondonoin fu! giardinojmain modo,che vi ftefle ferma,

perpoceradognifuavnglÌ3,ebifognoferuirfene. Qneftadunquefuda Ari

ftorile condotta co quello ftudio,chefcppe,e potè maggiore, di maniera,chff

fodisfeceal Cardinale,&grh nomini delLarce infinitamente. Ilquale Cardi

calehauendocommefloa Mefler Curzio Frangipanejchefodisfacene A ri-

fiorile,& colui volérlo,come difcreto fargli il douere, & anco no fòprapaga-

rsidi(leaPeTinodelVag3,& a Giorgio Vafari,cheftimaireno qll’opa. laqua

j’colàfu molto C3raa Perino, p cheponado odio ad Ari Iloti le,& hauendo p
malcjche hanefTe fatto quella profpettiuajlaquale gl t pareua douere,che ha

nelle donato toccare a lui comeaferuitore del Cardinale; (lana turco pieno

(litiraore,egeloGaj8cmaflìmamenteeirendofi,nonpure d’AriftotjIe,maan

co del Vafàri ferulto in que’giorni il Cardi iiale,e donatogli mille feudi, per

haueredipintoa frefeoin cèto giorni la fala di Parco Malori nella Cancellc*

ria. Difcgnana dunque Perino
,
per quefte cagioni di ftimare tanto poco la

detta prorpettiua d’Ari dotile,che s’hauefle a pentired’hauerlafatta.Ma Ari

fiorile hauendo intefo,chi erano coioro,che haucuano a ftimare la Tua pro-

fpe:tiua,andato a trottare Pelino,alla bella prima gli cominciò fecódoil fuo

coftume a dare per lo capo delTu,per eflcrgli colui ftato amico in giouanez

Zi. La onde Perino,chegia era di mal’animo
,
venne in collera, e quafi feop

fenon fen’aueggendoquel!o,chein animo baueua mahgnaraentedifare. p
chehanendo il tutto raccótato Ariftotile al Vafari.gli dtfle Giorgio, che n5
diibitafTejma ftelTedibuonavogliajChenógli farebbe fatto torco. Dopo tro

uandofi infienie per terminare quel negozio Perino,& Giorgio, cominciali

dopetinojcomepio vecchio a direjfi diede a biafimare quella profpetriuajet

adite.ch’ell’eravn lauoro di pochibaiocchi: Et che hauendo Ariftotile hau
uto danari a bu5 c5to,8cftatog!i pagati coloro,che rhauenano aiutato , egli

era piu che foprapagato. Aggiugnédo;s’io l’hauefii hauu ta a fario ,l’harci fat

ta d’altra maniera,eco altre ftorie,& ornaméti, che non ha farro coftui . Ma il

Cardinal toglie femp a fauorire qualcrino,che gli fa poco honore. Delle qua

li parole,e altre conofeendo Giorgio che Fcrinovoleuapia tofto vendicariì

dello sdegno,chehauea col Cardinale, con Ariftotile j che con amoreuole
pietà, far riconofeere le fati che,e la virtù d\m buono artefice.- con dolci paio

le dille a Perino;an cor ch’io non m’in tenda di fi fitte opere piu che tanto, ha
nendone nondimeno viftaalcunadi mano di chi fafar!e,mi pare,chequefta

fiamoltoben condotta, e degna d’efiete {limata moìtifi:udi,e non pochi co-

inè voi dite baiocchi. E non raipatehonefto, che chi ftaper glifcri-toiarira

rein fu le carte, per poi ridurre in grand opere tante cole variate in profpet-

Tiuàidcbbaeller pagato delle fatiche della notte, eda vantaggio dellaiioro

di molte fetnmane,ne!la maniera che fi pagano le giornate di coloro,chenó

ui hanno fatica d'animo,edi mane: e poca di corpo, badando imi rare, lenza

ftillarfi altrimenti it cerae!lo,comehafiUto Ariftotile. e quando 1 hanelTcfai

t2 voi,Pevino,con piu ftorie,e orna menti, come dite,non l'harefte forfè tira

ta con quella gi. azÌ3,che ha fiuto Ariftotile: i! quale in quello genere di piim

ra.econ molto giudizio ftato giudicnro dalCardincdc miglior macitro di

toi. Ma confideratCjChe alla fine n-on !• fa c; 2 iino,rds.lifando;iiaU--,e noi! dt
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rijramcntc.ad Arì{totUc,maairarte,allavjrtu,&: molto piu all’anima, <{e?ì

partirete daU’honcfto, per alcun voftro sdegno particolare , fenza checbi U
conofcepcrbuonajnon biafimeraropera,mail noftro debole giudizio,cfor

fe la malignità , e noftra cattiua natura . E chi cerca di gratuiciì adalcuno,

d'aggrandire le lue co fcjò vendicarli d’alcun a ingiuria colbiafimare, òmcs

DO {limare di quel che fonone buone opere alcrui,èfinalmenteda Dio, cda

gl’huomini conofciuto per queUo,che egli è ; ciò è per maligno, ignorante,

cattiuo.Confidcrate,voi che fate tutti ilauori di Roma,quello che vi parrei)

bcfc altri ftimafle le cole voftre,quanto voi fate Taltrui. Mcttercui di grazia

nc'pic di quefto pouero vecchio , e vedrete qiiato lontano ficte dall’honefto,

eragioneuolc. Furonodi tanta forza quelle, & altre parole, che dilTcGior-

gio arooreuolmente aPerinOjche fi vennea vna ftima honefta,& fiifodisfkc

to Ariftotile: ilquale con que’danari,con quelli del quadro, mandatocome

a principio fidiireinFranzia,& con gl’aiianzi delle fiieprouifioni, fcnetot

no lieto a Firenze; nonoftante,che Michelagnoio,ilqua!egl’eraamieoha-

uelledifegnatoferuirfenencllafabricajchei Romani dilegnananodifarei

Campidoglio. Tornato dunque a Firenze Ariftotile Tanno i547.nclTatida

reabaciar le mani al signor Duca Cofimo,pregò lua Eccellenza,che volclle,

hauendo mefio mano a molte fabriche,feruirfi drlTopcra fua, & aiutarlo jil

qualsignore>hauendo!oben'gnaroenteticeuuro , come ha fatto fetnptegii

hucmini virtuofi.ordinòjchcglifulìedaiodi prouifione dicci scudi il mefej

&alui di Ile,che farebbe adoperato fecondo Tocccrrenze, chevenilìero.có

laqualeprouifionefenzafarcaltro ville alcuni anniquiefamentc,epoil!rr.o

ri d’anni settanta Tanno 1551. Tultimo di di Maggio, efulepoltonellaChie

fadc’Serui. Nel noftro libro fono alcuni difcgni di mano d’Ariftotile, al*

cuni ne fono appreflo Antonio Particinijfra i quali Ione alcune carte tiratei

prospettiua belhfiìme. Villéro ne’medefimi tempi,che Ariftotile
,
efurono

fuoiamicijduc pittori , de’ quali faro qui menzione brieuemente
j
però che

furono tali chefra quelli rari ingegni meritano d’hauer luogo, palcuncope

rcjche fecero degne vera mente d’ellere lodate. L’uno fu Iacone,c l’altro Fra

cefeo Vbertini cognominato il Bacchiaccha.Iacone adunque non fecemol

te operejcome quegli,chc fen’andaua in ragionamenti,e baie 5 e fi contentò

di quel pocojcheia lua foriuna,c pigrizia gli prouidero, che fu molto meno

diqucllo.cheharebbehauutodi Djfogno. Ma perche praticò aliai con An-

drea dei Sarto,dilegnò beniffimo,e con fìerczza,c fu molto bizzarro, cfanta

fiico nella pofi tura delle fue figure ftrauolgendole, e cercando di farle varia

re, dilèrenziate dagTaltri in tutti i fuoi componimenti. E nel vero hebbe af-

fai dilegno, e quando uolle imito il buono. In Fiorenza fece molti quadri di

NollreDonne,elTendo ancogÌouane,chc molti ne furono mandaci in Fran-

ciada mercatanti Fiorentini. In santa Lucia della via de’ Bardi fece in vna ta

noia Dio Padre,Chrifto,e la Noftra Donna con al tre figure, &: a Montici!

fui canto della cafa di Lodouico Capponi due figure di chiaro feuro intorno

a vn Tabernacolo. In san Romeo dipinfein vna canola la Noftra Donna,

e

ducsanti. sentendo poi vna volta molto lodare le facciate diPa!idoro,eAia

turino fatte in Ronia,edoue ftecte alcuni ritta rei,fenza che ninno il iapdl«i

fen’ andò a Roma dotte ftettc alcuni radi
;
acquiftando nelle colcdelTatte

in rr.odc
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ini&0(lo,cherÌu{c poi in molte cofeiagioneuole dipintore. Ondeil Caua-
lictcBuondcImon ti gli diede a dipignere di chiaro fcuro vna fua cafa^che ha
aeamurata dirimpetto a santa Trinità al principio di Borgo santo Apofto-

lo,nclla quale fece laconehiftorie della vitad’Aleflandro Magno, in alcune

cofc molto belle,e condotte con tanta grazia è difegno, che molti credono ,

diedi tuttoglifulTeco fatti idifegni da Andrea del Sarto. E per vero dire al

faggiojchedi fe diede laconc in queft’opera, fi pensò che hauefle a fare qual

chegran frutto. Ma perche hebbe fempre piu il capo s darfi buon tempo , e

altre balene a ftarc in cene,efcllecon gl’amici cheaftudiare,eIauorare,piu

rofto andò difamparando fempre,che acquiftado.Ma quello che era cofa no
fofedegnadi tifo,ò di compalTIone, egli era d’una compagnia damici,© piu

rofto mafnada,che(otco nome di viueie alla Filofofica, viueano come porci,

ecome bcftieinon fi lauauano mai ne roani,ne vifo,ne capo , ne barba ; non
spazzauanolacafa,enon rifaceuanoiliettofenon ogni due mefi unauolra;

apparecchiauano con i cartoni delie pitturele cauole, e non beeaano Cc

nonalfiarco,& al boccale. E quella loro merchinità,euiuere,cotne fi dice al

la carlona,era da loro tenuta la piu bella vita del mondo.Ma perche il di fuo

rifuole efiercindizio di quello di dentro , e dimoftrare quali fieno granimi

noftri, crederò, come s’è detto altra volta, che coli fufiero cofturo lordi, c

brutti nell’animOjComedi fuori appariuano. Nella fella di san Felice in piaz

za(cio èrapprefentarione della Madonna quando fu anunziata, dalla quale

fièragionatoin altro Iuogo)Iaquaie fece la compagnia dell’ Orciuolo l’ano

luj.fecelacone nell’apparato di fuori, fecondo chealIoraficoflumaua,un

bclliiTìmo Arco irionfaie,turto ifoIato,grande,e doppio con otto colonne,e

pilaftrijfrotefpizi molto aIro,ilquaÌe fece códurrea pfezzione da Piero da Se

fto maeftro di legname molto praticole dopo ui fece noue ftorie; parte delle

quali dipin/e egli,cbe furono le migliorie l’altre Francefeo V bcrtini Bacchi

accha. Le quali ftorie furono tuctedelTeftamentovecchio,eper la maggior

parte de’fatti di Moisè . Efiendo poi condotto lacone da vn frate scopetino

fuo parente a Cortona dipinfe nella Chiefa della Madonna , laquale è fuori

della città,due tauole a olio. In vna è la Noftra Donna con san Roccho,san-

to Agoftino , altri sancijenell’altra vn Dio Padre che incorona la Noftra

Donna condua santi da pie,& nel mezzo è san Francerco,che riceue le ftima

te. Lequal dueopere furono molte belle . Tornatofene poi a Firenze, fece a

Bongianni Caponi vna ftanza in uolcain FÌorenza:& al medefimo ne.acco-

modò nella villa di Montici alcun’al tre. E finalmente, quando Iacopo Pun-
tormo dipinfe al Duca Alcilandro nella villa di Careggi,quella loggia dica t

fiènella fila vita faucliaiOjgraiutò fare la maggior parte di quegl’ ornamen-
ti di grocteIche,& altre cofc. Dopo le quali fi adoperò in certe cofe minute?

delle quali non accade far menzione. I a fomma c che lacone fpefe il miglior

tempo di fua vita in baic,andandolene in confiderazioni,& in dir male di q-
fto,edi quello. Eflendoinque’ tempi ridotta in Fiorenza l’arte del difegno

in una compagnia di perfone, che piu attéJeuano a far baie , & a godere che

a ìauorareje Io ftudio de quali era ragunarfi per le botteghe , &c in altri luo-

ghi,
e
quiui malignamente , Se con lotti gerghi attendere a biafiroaie l’opc-

rcd’alcuni,che erano eccellenti, & viueuano ciuilmente, Se come huomini
2 zz



TERZAPARTE
honorati. Capì di quelli erano Iacone,il Piloto Orefice, cilTadolegnaìaoa

Io; ma il peggiore di tutti era Iacone,percioche Ira Taltre Tue buone parti , sé

prc nel Tuo dire mordeua qualcuno di mala forte . onde non fu gran fatto,

che da cotal compagnia haueirero poi col cempo,come fi dira,origine molti

ina!i,nechefufieilPiloto,per lafuamalalinguavccifodavngiouanc. Epcr

che le coftoro opera2Ìoni,e coftumi no piaceuano agl’huomini da bene; era

no non dico tnttt,mavna partedilorofempre cornei battilani, Scaltri fimi

li a fare alle piaftrellehingho le mura,òp le tauerne a godere. Tornando vn

giorno Giorgio Vafari da Monte Oliueto, luogo fuor di Firenze, da vedere

il Reuerédo,e molto virtuofo do Miniato pitti Abateallora di ql luogo, tro

uòlacone co vnagran parte di Tua brigata in fui canto de'Mcdici,ilquaIepé

sò,p quaco intefi poi,di volere co qualchefiia cdcafaucla,mezzo burlandole

mezzo dicédo dadooero,dire qualche parola ingiuriofa al detto Giorgio, p
che entrato egli cofi acauallo fra loro gii diflelaconejorbe Giorgio,diflcjco

me va ella f V a bene,Iacone mio,rifpofe Giorgio. Io era già poucro come cut

ti voi,& bora mi rruouo tre mila feudi ò meglio: ero tenuto da voi goffo, Sci

frati,e preti mi tengono valét’huomo;iogiaferuiua voi altri. horaqftofi

migliojcheèquiferuemej&gouerna qftocauallo: vcftiua di que’pàni, che

vcfionoidipintoriichefon poueri,&hora son vefticodi vellutojandauagia

a piedi,& hor vò a cauallo. si che facon mio,ella va bene afFarto,nmanti con

Dio. Qimdo il poucro lacone fenti a vn tratto tate cofe,perde ogni inuézio-

ne,e fi rimafeséza dir altro tutto ftordito,quafi confiderandolafuamiferia,

8c che le piu volte rimane Tingannatore a piedell’ingànato. Finaiméte efien

do flato lacone da vna infermità mal condotto,eilendo pouero,fenzagouer

no , e ra ttrappato deliegabe séza potere aiutarli, fi mori di ftento in vna fua

cafipola, che haueuain unapiccola firada,ò verochiaflo,dctto codarimelk

l’anno 1555 . Frac, d’ Vbertino detto Bacchiaccha,fu diligéccdipintore, &aa

cor che fufle amico di lacone, vifTe sepre allài cofiumatamére,e dahnomoda

bene. Fu fimilmen re amico d’Andrea del Sarto,e da lui molto aiutato, efi-

«Olito nelle cofè deil’arte. Fu dico Frane. diJigSte pittore, e par ticokrroérei

fare figure piccole,iequali coduceaa pfette,e c5 molta pacienza, come fi ve*

de in s. Lorézo di Fioriza in vna predella della ftoria deMartin, fotto la ta-

uoladi Giouan’Antonio Sogliani: & nella cappella del Critcififlo,invn'aI*

tra predella molto ben fatta . Nella camera di Pier Frane. V berrinj,deIlaqoa

le fi c già tace volte fatto mézione,fecei! Bacchiacchain compagniadegl’al'

«ri,moite figurine ne’cafloni , e nelle spalliere , che alla maniera fono cono-

feiute comediffercti dall’aicre. similméce nella già detta anticamera diGio-

«an’Maria Benintendi,fecc due quadri molto belli di figure piccole
, in vno

dc’quali, cheèil piu bello, e piu copio/òdi figure, èil Batti Ila che battezza

Giefu Chnftonei Giordano. Ne fece anco molti altri per diuerfi,chc foro*

no màdati in Fiacia,& in Inghilterra, finaìment il Bacchiacchaandatoalfer

uiziodel Duca Cofimo,perchccra ottimo pittore in ritrarre tutte le fòrti d’»

uimalijteccasuaEccell. vno scrittoio tutto pieno d’uccclii di diuerfemaoie

re;& d’herbe rare, che tutto códuileaoliodiuinamente. fece poi di figure

piccole! carto.iidi tutti iinefi deirannojchefuronoinfinitemefle in op«*»

di bcilillìmipanid’arazzo di /eta,cd’oro^có tanta indnflria,c diligenza, foc
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jn ^aclgencrenon fi può veder meglio, da Marco di màefiro Gioiianni Rol
foFianiingo. Dopolequali opere condufic il Bacchiacchaafierco lagrotta

(t’una fontana d’acqua^che è a Pittii& in vltimofcce i difègni p vn Iecto,che

fijÉitto di ricami,tutto pieno di fioriere di figure piccolejchefu la piu riccha

cola di letrojchedi fimile operapolTa vederfijelTendo fiati condotti i ricami

pieoidi perle, &d’aUrecoledi pregio da Antonio Bacchiacchafratellodi

ffaDcefco,ilqiiaIeèottimo ricamatore. E per che Frane, mori auanti,che fui

fefinitOi il detto Ietto , che haferuito per le feiicifiime nozze deU’Illufi. Sig.

Principe di Firenze,Don Francefo Med{ci,e della sereniffima Reina Gioiiaa

na d’Auftriajegli infinito in vitimo con oidine,ediiègno di Giorgio Vaia-
ri. Mori franceico l’anno IJ57. in Firenze.
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VITA DI BENVENVTO GAROFALO,
E DI GIROLAMO DA CARPI

Pittori Ferraresi,

EdaltriLomharS

.

^Nqueftapartedelievirejchcnoihorafcriuiamolìfarabrié

uementevn raccclrodi tuttii migliori, epiu eccellétipit-

torj,scuItori,& architetti, che fono ftati a tempi noftriitt

LombatdiajclopoilMacegna,iI Colla, Boccaccino da Cre

mona>8cilFranciàBoIogncfe,non potendo farcia vitadi

ciafcuno in particolare,e parendomi a baftanza tacconta*

rel’opere ìoro.laqualcolaiononmi farei mcfloafere,

nea dardi quelle giudizo fé io non Thauellì prima vedute. E perche dail’an

no 1J41. infino a quello prefenteij^ó.ionon haueua, come già ftcijfcotfa

quali tutcaI’Icalia,neveduto le dette, Scaltre opere, che in quello fpazio di

ueniiquattro anni fono molto crefciiite: Io ho voluto ,clIcndo quali al fine

di quefta miafatica,prima che io le fcfiua,vederle, Se con l'occhio farnegm*

dizio. PerchcfinitelegiadettenozzedeiriIIuftritiimo Signor Don France-

ico Medici,Principe ai Fiorenza , e di Siena,mio fignore, e della serenilfimi

Reina Giouannaa Aullcia,perle quali, io era flato due anni occupatiffirao

nei palco della principalefala del loro palazzo; ho uolato,fenza perdonarci

spela, ò fatica veruna, riuedere Roma, la Tofeana, parte della Marca, l’Vms

bria,Ia Romagna,!a Lorabardia,e Vinezia.cón tutto il luo dominio; per ri-

uedere le cole uecchie,e moire chefono Hate fatte dal detto ano 1542. in poi

Hauendo io dùnquefatto memoria delle cofepiu notabili, e degned’dTere

polle in iferittura^per non far torto alla virtù di moiri , ne a quella fincerave

rita,chefialpectaacoloro chefcriuonohilloriedi qualunche maniera, fen-

za pallìoned'animoiverrò Icriuendoquelle (:ofc,chein alcuna parte manti

no alle già detre,lézà partirmi dall’ordine della lloria;6c poi darò notizia del

l’opere d’alcuni,che ancora fon viuijSc che hanno cofe eccellenti operato,&

operano,parendomiche coli richieggia il merito di molti rari,& nobili arte

fici. Cominciandomidunque da i Ferrarefi, nacque Benuenuto Garolàloi

Ferrara Tanno 1481. di Piero Tifi,i cui maggiori erano ftatt per originePi-

doani; nacque dico dimanierainclinatoaila pittura,che ancot piccolofm-

ciulietto,men tre andana alla fcuoladileggere,non èceuaaItro,chedifegnx

re. Dal qualeelercizio, ancor che crclcdTeil padre, chehauea lapimirapfi

vna baja,didillorIo;non lumai pollìbile. Pfrcéie veduto i! padre,chcbifo'

gnaua fecondare la natura di quello fuofigNuoio.’ilquale non faceua altro

giorno, e notte, chedifegnareifinalmenre racconciò in Ferrara con Doraeni

co Lanero pittore iri quel tèmpo di qualche no'R?e,fc-bene hauealamanierx

fectiha,eilenrata, Coi quale Domenico eiTendo fiaro Benuenuto alcun r«n

ps,.Ui.-iraHdare vnavo’ra aCremon.i.gli venne veduto nella cappella maj:'

gior^ de! Duomo di quella citcà,fiai'rìJtre cofe di mane di Bocca.cmo
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cì pittore Cremonefe, che haucalauorataqila Tribuna a frefcojvn Chri-

ftojdie fedendo in trono,& in mczzoa quattro santi,dàlabenèdizione.pef

cbcpiaciutagli qucU’operajfi acconciò,per mezzo d’alcuni amici,có elio Boc
caccino, iJqualcalIora lauorauanella medefima Chiefa pur a fceico alcune

ftorie della Madonna,come lì è detto nella lua vita,a concorrenza di Alcobel

Joputore,i!qualelauoraua nella medefima Chiefa dirimpetto a Boccaccino

alcune ftorie di Giefu Chriftoschefono molto belle,e veramente degne di el

fere lodate. EfTendo dunque Benuenuco ftatodueanniin Cremona, &ha-
uédo molto acquiftato (otto la difdplina di BoccaccinOjfcn’andò d’anni 19.

a-Roma l’anno i50o,douepofto{ì con Giouanni Baldini pictor Fiorentino

airaipratico,&ilqualehaneuamoltibellilEmidiregnididiuerfi maeftriec-

cellentijfopra quellijquando tempo gl’auanzaua , e mallimamente la nott^
fiandauacontinuamenteefercitando. Dopo,e(Iendo Rato con coftui quindi

cimeli, &hauendo ueduto con molto Tuo piacetele cole di Roma j scodo
che hebbe vn pezzojper molti luoghi d’Italia, li condulTe finalmente a Man
touajdoue apprelTo Lorenzo Coftapittoreftectedue anni; fcruendolo con

tanta atnoreuo!ezza,che colui per rimunerarlo lo acconciò in capo a due an
ni con Frane. Gonzaga Marchefedi Mantoa, col quale anco ftaua elTo Lorc

zo.Manon ui lu Rato molto BenuenutOjcheamslando Piero fuo padre in

Ktrara^fii forzato tornaTfenelajdoue fterte poi del continuo quattro anni

ìaiiorando molte cofe dafoloIo,& alcune in Compagnia de’Dollì. Man-
dando poi l’anno «5 5. per lui Mefier Hieroni mo Sagrato gentil’huomo Fer

Tatefejilquale ftaua m Roma,Béuenuto vi tornò di bonilìimavogliaiemaf-

fimamenteper vedere imiracoli,che fipredicauano di RafFaeilodaVrbino,

edellacappelia-di Giulio Hata dipinta dal Bnonarroto. Ma giunco Benuenu
to in Roma,reftò quali dilperato , non che ftupico nel vedere la grazia, e la

uiuezza,che haueuano lepicture di Raffaello la profondità del difegno di

Michelagnolo. onde malediua le raaBiere di Lombardia,c quella che banca

co canto ftudÌQ,e ftento imparato in Mantoa,&volen rieri, fe hauelTc potuto

fenefarebbefmorbaro. Ma poi che altro non fi poteuajfirifolnèauoleredi

fimparare,edopo la perdita di tanti annidi maeftrodiueniredifccpolo. per

che cominciato a difegnare di quelle cofe>che erano migliorÌ,e piu difficili,

& a ftudiare con ogni pollibile diligenza quelle maniere tanto iodate non at

refe quali ad altro per ispazio di due anni continui. Per lo che mutò in tane

tela pranca,e maniera cattrua in buona, che n’era tenuto dagl’artcfici c-óto.

E chefupiu.tanro adoperò col lottometterfi.&con ogni quawead amoreuo
!evfficio,chediaenneamicodi Raffaello da Vrbiuoy-tlquale, comegentihf-

limojènon ingrato,mfegnò molte cofejaiutòiefauori Tempre Benuenuto.il

qualeféhauefle lèguitaro la pratica di Roma ;ler,z’ alcun dubbio harebbe

fatto coledegnedelbeH’fngegno Tuo. Ma percìiefuconftretro, non foper

qnafacciden re,tornare alia patria; nel pigliare licenza da Rafraello, gli pro-

mifej lecondo che egli ilconfigliaua, dtroniarea Romaj deue l’afsicuraua

Raffaello che gli darebbe piu che non voleile da lauorare, 6c in opere hono-

reijoli ArriuatodunqueBcnuenuco JH Ferrara.afleccato, che egli hebbe ic

'Cofe.e spedito la bilogna,che verhaueua fatto venire, fi metteua in ordine ,

tornarfene a Roma, quando i! s’gnor Alton lo Duca di Ferrara, io indt a
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lavorare nel Cartello in compagnia d’altri pittori Ferrarcfi ,vna cappelieta

Jaquale finita gli fu di nuouo interrotto il panirfi dalla molta cortefiadiM.

Antonio Coftabili gentil'huomo Ferracele di molta autorica.ilqualegli die

deadipignerenellaChiela di santo Andrea aU'Alcac maggiore vnatauoU

a olio. Laqualc finita,fu forzato farne vn’ al tra in san Bertelo, conuento de*

Monaci Cifterciéfijnellaqualcfccel’adorazionedc’Magi chefubella.ernol

to lodata.Dopo ne fece vn’altra in duomo piena di varicje molte figure,educ

altre, chefiirono poftenella Chieladi Canto Spirito; in vna delle quali èia

V ergine in aria co! figliuolo in col!o,e di fono alcun’altre figure -, e nell’altra

UnatiuitàdiGiefu Chrifto. Nel fare delle quali opere, ticordandofiaicunj

volta d hauere Ufeiato Roma,ne fentiua dolore eftremo
;
8c era rifolutoper

ogni modo di tornaruij quando loprauenendo la morte di Piero luo padre,

gli fu rotto ogni dilegno. Perciochetrouadofi alle spalle vna lorelladatna

rito,e vn fratello di quattordici anni,e le lue cofe i difordinejfu forzato apo-

fare l'animo,& accomodarli ad habitare la patria . E coli hauendo partitala

compagnia con i DolTiji quali haiieuano infino allora con elio lui lauorato.

dipinfe da fé nella Chiefa di san Francefeo in vna cappella la rellurezionecii

Lazzero,pienadivane,e buone figureiCoIoritavagamente,& con attitudini

pronte,eviiiaci,che molto gli furono comendate. in vn’ altra cappella della

medefima Chiefa dipinfe l’iiccifionedc’fanciulli innocenti fatti crudelmen*

te morire da Herode,tanto bene,e con fi fiere mouenze de’foldati,e d’altrefi

gurCjchc fu vna marauigl ia . V i fono oltre ciò molto bene efprellì nella va*

rietà delle certe diuerfi effctti,come nelle madre, e balie la paura, nefànciulli

la morte, negl’vccifori la crtideltà,& altre cofe molte, che piacquero infinita

mente. MaegUèben verOjchein facendo queft’opera,feceBenuenutoqucl

lojcheinfin’alloranon era mai ftatovfato in Lombardia, cioèfecc modelli

di terra,per veder meglio l’ombic,& i lumi,e fi feruid’un modello di [figura

fatto di legname,gangherato in modo,che fi fnodaua per tutte le bande, &
il qualeaccomodaua a fuo modo,con panni adolTo, 6c in varie attitudini.Ma

quello cheimporta piu,ritrafledal uiuo,e naturale ogni minuzia,comcquel

li che conofceùa la diritta cllere imitare, Se ofleruarc il naturale. Fini perla

medefima Chiefa la tauolad’una cappella;& in vna facciata dipinfe a frefeo

Chrifto prefo dalle turbe nell’orto, in s. Domenico della medefima città di-

pinfe a olio due tauole. in vna è il miracolo della CEOce,e saca Helena,eael-

) altra è san Piero Martire con buon numero di belliflime figure. Et in qfta

parc,cheBéuenuto variafle affai dalla fua prima raaniera,clIendopiufiera,c

fatta con manco affettazione. Fece alle Monache di s. Salucftro in vna tauo-

!aChrifto,chein fui monteora al padre,mcntrei tre A portoli piu abbafloiì

ftanno dormendo. Al!eMonachedisanGabriellofecevnaNunziata:&i
quelle di santo Antonio nella tauola dell’altare maggiore la reflurezionedi

Chrifto. A i frati Ingiefuati nella Chiefa di san Girolamo ali’al tare maggio

re, Giefu Chrifto nel prefepio, con vnchoro d’ Angeli in vtiaNuuola,(caa-

10 belliflìrao . In san ta Maria del V ado c di mano del medefimo in vnau-

noia, molto bene intefi, e colorita, Chrifto afcendentc in Cielo, egli

toli, che Io ftanno mirando . Nella Chiefidisan G'orgio, luogo fuor dil-

la cic:à,de’Monacidi Monte Oiiueto dipinfe in vna tauola aoho iMagiebs

adì raco
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adorano Chrifto » & gl’ofFcrifcono Mirra Incenfo , Sr Oro . E quefla c delle

migliori opere, chefaceiTecoftuiintuttafuavitaJequali tutte cofe molto
piacquero ai Ferrarefi, -3 furono cagione,chelauoro quadri perlecafeloro,

quafifenza numeroj& molti altri a Monafterij.Sc fuori della dccà,per le Ca
fella,cvilleallintornoje fraralcreal Bondenodipinfein vna tauolalarefia

rezionediChcifto. E finalmente lauoròafrefconel refettorio dt santo An-
drea.mn bella,e capricciofa inuenzione molte figure,che accordano le cofe

del vecchio teftamento co! nuouo. Ma perche l’operedi coftui furono infi#

niccbaftihauerefaueliato di quefte,che iono le migliori. Hauendo daBen-
uenùto hauQto i primi principi) della pittura Girolamo da Carpi ,comc fi di

Mnellafuavita,dipinferoinfiemeIafacciatadellac2fade Mazzarellinel bor

gonuouo parte di chiaro fcurc,parte di colon,con alcune cofefinte di bron

zo. Dipinferoparimcnteinfiemetiiori,edentro,il palazzo di Copara luogo

da diporto del Duca di Ferrava>al qual fignorefecc molte altre cofe senue-

nuco,efolo,e in compagnia d’ai tri pittori. Efi'endopoi fiato lungo tempo in

propofitodinon voler pigliar donnajpcrefierfiin vi timo di uifo dal fratello

evenutogli a faftidio lo ftar fblo,la prefe di 4S. anni. Ne l’hebbe affatica lenu

tavn’anno,chcaraalatofigrauemente,perdèlavifia dell’occhio ritto,evénc

io dubbio,c pericolo dcll’altro.pure raccoraandandofi a Dio,e fatto voto di

oeftire.comepoifecefempredibigiojficóferuóperlagraziadiDio in mo-
do la vifta dcil’altt’occhiOjche l’operc fue fatte nell’età di fellanracinque an-

nerano tanto ben fatte:& con pulicezza^e diligenza,che è vria marauiglia.

Dimanierachemoftrandouna uoltail DucadiFcrrara aPapa Paulo terzo

un trionfo di Baccho a olio,lungo cinque braccia, e la Calunnia d’A pellefat

ti daBéuenu to in detta età con i difegni di Raffaello da Vrbino , i quali qua
dti fono fopra certi camini di sua Ecccli. reftò fiiipcfacto quel Fon tefice,chc

un uecdiio di quell’età con un occhio folo haueile condotti lauuri cofi gran

dii&cofi begli. lauoròBenuenuto uen ti anni coniinui,rutcii giorni difcfta

perl’amordi DÌonelMon.iftcrio delle Monachedi san Bernardino, douefe

ce molti lauori d’importanzaaolioa tempera,&afrcfco. l! che fu certo ma-
rauiglia,

e
gra fegno della fincera,e fua buona natura,n6 hauedo in ql luogo

cócorréza-,& hauédoui nodimeno mefio no maco ftudio>e diligéza, di qllo »

che harebbe fatto in qualfiuoglialtro piu ftequetato luogo, sono le dette

opedi ragioneuolc cóponiméco,có bell’aric di tefte,nó in crigate, e fatte cer-

to códolce,&biiona maniera.A molti difccpoli,chehcbbe Béuenurosancor

che inlegnalTe tutto qllo,che fapcua piu che uoléticri,p farne alcuno ecrelL

nófecemaiiloro frutto ueruno:& in cabiodi edere da ioto della lua amore
Bolezza riftofato,almeno có grati tudine d’alojnÓ hebbe mai da elTi fe no dif

piaceri. onde ulaua dire, nòhauere mai hauuco altri nemici', cheifuoidi-

fcepolijCgarzoni.l’àno 1550 eflédogia vecchio ritornatogli il fuomaledcgH
occhi,rimafe cieco del tutto,& cofi uific 9. anni, laquale difauecura foppor*

tòcÓpaziéceanirao,rimettédofi al tutto nella uolónadi Dio.finaliT.ctepue-

fiuco all’età di 78.anni,parédogli purtroppo eficreinqllc tenebreuiuiuo,o

tallegrà'JoC della morte,co fperSza d’haucv’a godere la luce eternajfini il cof

fodella Ulta l’anno 1559. adì 6. di Setiébrei lafciando vn figliuolo mafchio,

diiamato Girolamo, che èperfona molto gentile ; & una femmina-
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Fu Bcnuenutopcrfona molro da bcne,burIeuoIe, dolce nella cóaetfaziooe;

cpazicnte»c quieto I tutte lelue auuerfita. si diletrò l giouanczza della fchcr

ma,edl{onarejl LiutOjefuneU’aniicizie vtticiofiiTìmo.eamoreuoleoltrcmi

fura Fu amico di Giorgione da Caftel Fràco pittore,di Tiziano da Cador.e

di Giulio Romano-,& in generalcaffczionatilììmo a tutti gl’huorainideirar-

te}6w io ne pofTo far fèdc,ilquale,due volte, ch’io fui al ino tempo a Ferrara}

ticeuei da lui in6nÌtcamoreuolezze,e corcefie . fu fepolto honoreuolmente

nella Chiefa di santa Maria del Vado,& da molti virtuofi con verfi,e prof^

quanto la fua virtù meritaua,honorato. E perche non fi è potuto haueteil

ritratto di efio Benuenuto>fièmcfionel principio di quelle vite di pittori

Lombardi quello diGirolamo da Carpirla cui vita fotto quella fcriueremo,

Girolamo dunque,detto da Carpi ilquale fu Ferrarele.edilcepolo di Ben

uenuto fu a principio daTommalofuo padre,ilquale era pittore dife»

dciia,adoperato in bottega a dipignere forzieri,fcabellncornicioni , &altri

£ fatti lauori di dozzina.Hauendo poi Girolamo lòtto la difciplina di Benne

nu to fatto alcun frutto,pélaua ddiauere dal padre ellere leuato da que’kuo

ri meccanici-,ma non ne facedo Tommafo altro,come queglijchc haueuabi

fogno di guadagnare ,
fi rifoluè Girolamo partirli da lui adogni tnodoiEco

fi andato a Bologna hebbe appreflo i gen til’huomini di quella città aliai buo

na grazia. Percioche hauendo ^tto alcuni ritratti,che lomigliatonoalFaij si

acquillò tanto credito,cheguadagnando bene,aiutaua piu il padre, llandoi

BoIogna,che non haueafatto dimorando a Ferrara. In quel tempo,effendo

fiato portato a Bologna in cala de’fignori Conti Hercolani vn quadro di ma

d’Antonio da Coreggio nel quale Chtillo in forma d’HortoIano apparta

Maria Maddalenailauorato tanto bene,e morbidamente quanto piunoofi

può credere: entrò di modo nel cuore a Girolamo quella m3nicra,chea5bi

ftandosli hauere ritratto quel quadro,andò a Modana p vedete Talcre ope

re di mano del Coreggio,la doue arriuato} oltre ali’elTere rellaco nel veder-

le tutto pieno di marauiglia: vna fra l’altre lo fece rimanere fcupefatto,&^

ftafu vn gran quadro,che è cofa dìuina, nel quale è vna,Nollra)Donna,clie

ha vn putto in collojilqualespofa santa Chaterina,vn san Baftiano,j&alne

figure; con arie di tefle tanto belie.chepaiono fatte in paradifo. NeèpoiEbi

le vedere i piu bei capegli.ne le piu belle mani ó altro colorito piu vago,e na

turale. Eilendo fiato dunque da MelTerFrancelcoGrilenzoni dottore,epa

dronedel quadro,ilquale fu amiciflimode! Coreggio,concediuo a Girola-

mo poterlo ritrarre} egli il ritraile con tutta quella diligenza, che maggiore

fipuoimaginare. Dopo fece il limile della tauoladisan Piero Martire,laqua

lehaueadipinrailCoi'cggio a vna compagnia di secolarijche la tengono, fi

come ella merita in pregio grandilfimo , cilendo mllìmamente in quella ol-

tre aH’altrefigucejVn Chrifto fanciullo in grembo alla madre,che pare, che

spiri,& vn s. Piero Martire bcllifii.&vn’altra tauolctta di mano deltnedefi

mo fatta allacopagnia di san Baftiano,n5mcn belladi quella. Lequali tut-

te opere,ellendo fiate ritratte da Gico!amo,fuionocagione,che egli roiglio-

ròtanto la lua prima m3niera,ch’ena non pareua piu delDjne quella di pri-

ma. Da Modana andato Girolamo a parma,[douc hauea intefo ciler’ alcune

opere
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•pcfcdcl me(iefimo CoreggioiritrafTealcuna delle pitture della tribuna del

duomoiparendogiilauoroftraordinariojctocil belliffimo (corto d’una Ma
donua,chefag!icin Ciclo circondacadavnamulritudincd’Angeli,grApo-

ftoli,cbcftaiio a vederla Talire. E quattro fanti protettori di quella città, che

foco nelle nicchie,san Giouanni Batti (lacche ha vn’agnelloin mano, san Io

fcfe spelo della Noflra Donna, san Bernardo degl’Vbei ti Fiorentino Car-

dinalc,c Vefeouo di quella citràj&vn’altro Velcouo. Studiò lìmilmen:e Gì
relamo m san Giouanni Euangellfta le figure della cappella maggiore nella

nicchia di mano de! medefimo Coreggiojcio e lalcoronazione di Noftra do
na,sanGiouanniEuangelifta,i! Battiftà,san Benedetto, san Placido, & vna

moltitudincd’Angel/,chcaquefti(onointorno,€lemarautgliofe figure che

fono nella Chiela di san Sepolcro alla cappella di san la{effi),fauoladi pitta

radiuina. E perche è (orz3,checo!oro,ai quali piace fare alcuna maniera, e

laftudiano con amore,la imparino, al mene in qualche parte j onde auienc

ancora che molti diuengonapiu eccell. che i loro maeftri non fono {lati,Gi

rolamoprefe affai della maniera del Coreggio. Onde tornato a Bologna,

rimiròfempre,non ffudiando altro cheque]Ia,&la tauoIa,chein quella eie

tidiceraoefferediroanodi Raffaclloda Vrbino. E tutti quelli particolari

feppi io dallo (ledo Girolamo,che fu molro mio amicoj’anno t jp. i Roma
& il qualemeco (ì dotfe pai volte d’hauer confumato ia fua giouanezza

,
de

imigliori anniinFeirara;eBologua}enonin Roma ò altro liiogo,doueha-^

uerebbe facto lenza dubbio molto maggiore acqutfto . Fece anco non pic-

coldanuoa Girolamo nelle cofedeii’arre-, rhauereactefo troppo a fuoipia-

CcrLamoroff.&alonareilJiutoin quel tempojcheharcbbe potuto fareac-

quiilo nella pittura. Tornato dunque àsOlogna^ol tre a molti altri, ritraffe

Meiler Onofrio BartoJini Fiorentinoicheallora era in quella cittàa ftudio,

6c il quale fu poi ArciuefeouodiPifa. laquale tefta, che è hoggi appreffogU

heredididettoMefferKoferi,emo!to bella,edigraziofa maniera. Lauoran

doin quel tempo a Bologna vnmacftro Biagio pi ttorc,comIciò ccftoi. vede

do Girolamo venire in buon credito, a temere che non gli pallaffemanzi, c

glileuaflc tutto il guadagno. Perche fatto (eco amicizia, con buona occafio

nc,pec ritardarlo dall'operarc, gli diuenne compagno, e dimeff ico di manie
ia,che cominciarono a lauorare di coiTi pagnia,|ccofi continuarono vn pez

zo. La qual cor2,come (lidi danno a Girolamo nel guadagno, coli gli fu pa-

rimente Delle cofe dell’arte; perciochc feguirado le pedate di maeftro B iagio

cheIauorauadipratica,ecauauaogni cofadai difegni di quefto,edi queFoj

nonractteua anch’egli piu alcuna diligenza nelle (uepircure. Hora hauédo
nel Monafterio di san Michele in Bofcofuordi Bologna vn frate Antonio
Monaco di quclluogo,tatto vnsan Baftiano grande quanto il uino: ascari-

calafinoin vnconuento dei medefimo ordine di Monte Oliuero, vna tauo-

laaolio^&aMontc Olmeto maggiore alcune figure in frefeo nella cappella

dell’Orto di santa Scolaftica: voleua l’Abbate Ghiaccino , che l’haueua fatto

fermare quell’anno in Bologna,che egli dipignefle la sagreftia nuoua di ql-

lalor Chicfa. Ma frate Antonio,che non fi (enciua da tare fi grande operai &C

ilqualcforfenon molto piaccua durare tanta facica,comebenespeffò fanno

certi di coli fatti huomini,operò di maniera,che quell’opcrafu allogata a Gi
A a aa
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rolamo,&a mscftro BiagiOjilqualcIa dipinfcro tuttaafi'cfco,facendoncgli

spartiraenti delia volta alcuni putti, Angeli renella teftajdifigutcgrandi

la ftoiia della Trasfigurazione.di Chriftoj féruendofi dei difegno di quella,

chefccein Roma a s. Pietro a Moncorio RaiFaelio da Vrbiooj& nelle faccia

tefecionoalcunisanci.nei quali è pur qualche colà di buono.Ma Girolamo

accortoli,che lo Ilare in compagnia di maeftro Biagio non feceuaper lui, an

zi,che era la Tua efprella rouinaitìni ta quell’opera, disfece la compagnia,eco

niinció afardaffjE la prima opera,che fece da fé folo fu nella Chieladisan

Saiuadore,nella cappella di s. Baftiano vna tauoia,neUaquaÌe fi portò mol-

lo ben^.Ma dopointelàda Girolamo la morte del padre,lenc ter nòa Ferra

ia,doueper aliota non fece al ero, che alcuni ri rratti,& opere di poca impor

tanza- Intanto venendo Tiziano VccelIioaFerrara alauorare,comefidiia

nella fua viiajakunecofcal nuca Alfbnfo,in vno ftazino,òvero fiudio,dou«

hauea prima lauoraco Ginn’BcIlino alcune cofe,& il Dodo vna Bacchanaria

d’huomini tato buona,che quando nó hauelfe mai fitto altro,p qfta menta

lodeje nome di pittore ecc. Girolamo,mediite Tiziano, Se altri , cominciòa

praticare in corte del nuca,dotte ricauò quafi p dar fàggio di fe,prima cheal

tro facc{!e,la tefta del Duca Hercole di.Fcrrara da vna di mano di Tiziano,e.

qfta cotrafcce tato bencjch’ella pareuala medefima che l’originale } onde fu

inadata coro e opa lodeuole in Fracia.Dopo hauedo Girolamo tolto moglie,

€ hauuto figliuoli forfè troppo prima,che nó doueua jdipiufe in s. Frane, di

Ferrara.negrangoli deile uolce afrefeo i quattro Euangelifti,chc furonoas-

fai buone figure. Nel medefimo luogo fece vn fregio intorno intorno alla

Chiefàjchefu copiofà>e molto grandeopa,ellendo pieno di mezze figure, c

di puttini intrecciatiinlìeme aliai vagaméte. Nella medefima Chiefafcceia

vna taucla in sa to Antonio in Padoa,có altre figure:& in vn’altralaN.nóna

in aria co due A ngelfchc fa.pofta all’altare delia fignora Giulia Muzzerelia

chefuritrattainefta da Girolamo molto bene. In Rouigo nella Chicfadis.

Francelco dipinfeil medefimo, l’apparizionedelloSpirito Santoin lingue

di fuoco,chefu opa]odeuole,per lo c5ponimenio,ebcllezza delle tefte. Eia

Bologna dipinfe nella Chiefà di s. Martino in vna cauolai tre Magi con bd

liffinierefte,efigure;& a Ferrara in compagnia di Benuéuto Garofalo, come

fi è detto, la facciata della cafa del fignor Battifta Muzzarelii : e parimente il

palazzo di Coppaca vila del Duca apprefto a Ferrara dodici miglia.E i Fetta

ra firoilmen te la fecciata di Piero Soncini nella piazza di verfo le pclchene,

facendouilaprefadellaGoletta da Carlo quinto Imperadore. Dipinfeil me

defimo Girolamo in San PoIo,Chiefade’franCarmeIitani nella medefima

Citràjin vna rauolettaaolio vnSan GirolamOjCon due altri Santi gradi (jua

«to ilnaturalctenel palazzodelDucavn quadrograndcconvnafiguraquac-

•to il viuo,iinta,per vna occafionc,con bella viuezza,moucn 7a,grazia, e buó

rilietto.Feccanco vna Venere ignuda a giacere,egrandcqnanto il vino,con

-Amore apprelTojlaquale fu mandata al Refranceico di Francia a Parigi. Et

io,-chela vidi in Ferrara l’anno 1540,pollò ocn verità affermare, ch’dlafùfic

belUfiìma, Dicdesncopkriac-ipio, enefece gran-parte, .a gl’ornamenncfd

-Reftò.rttxiodiSa-nGioi-gio luogo kt Ferrara de’Monad di MontcOliuew>

rf>S.percfrc 1arcic>imperfetia cueii’optra J’ba hoggi finita Pellegrino Feìl^

grinivdipfnrore-Solqgnefe, Ma chi voleilefar menzione di quadriparùco-
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Utijchc Girolamo fece a molti Signori,cgétirhuomini, farebbe troppo mag
giorcdiquellojcheèildifidcrio noftrola ftoria; però dico di due blamen-
te,che fono bclliilìmi. De vno dunque che n’ha il Caualfer Boiardo in Par-

ma,bclloa marauiglia, di mano del Correggio . Neiquale la n.Donna mene
vaa camicia indoflo a Chrifto £anciulictto,ne rirralTc Girolamo vno a quel

lotantofirailci che pare dello veramente, & vn’altro ne ritraile da vno del

ParmigianOjilqualc è nella Certofa di Pauia,nella cella del Vicario, cofi be-

ne,& con tanta diligenza,che non lì può veder Minio piu foctilmcn te lauo-

rato& altri infiniti lauorati con molta diligenza. E perche lì di! etto Giro-

lamo,c diede anello opera all’Architettura , oltre molti drfegni di fabriche,

cherccepcrferùigio dimoiti pnuati , feruì in quello particolarmente Hip-
polito Cardinale di Ferrara

5 ilqualehauendo comperato in Roma a Monte
Cauallo il giardino , che fu già del Cardinale di Napoli , con molte vigne di

particolari airintorno,conduneGÌrolamoaRoma,acciolo leruilTenon folo

iieliefabriche,ma ne gl’acconcimi di legname veramére regi) del detto Giar

dino.Nel che fi portò tanto benc,che ne reftò ognuno ftupefatco.E nel vero

nó fo chi altri fi fuffe potuto portare meglio di lui m fave di legnami(che poi

fono fiati coperti di belliflìme verziire) tante bell’operc , e fi vagamente ri-

dottein diuctlc fbrmej& in diuerfe manieri di tempi) ; ne i quali fi veggio*

cohoggi accommodate le piu belle, e ricche ftatue antiche,che fieno in Ro
ina:parteinrere,eparte fiate reftaurate da Valerio Cicli Scultore Fiorenti-

no,Seda altri per le quali opcreeirendoin Roma venuto Girolamo in bo-

niffimo creditoj fu dai detto Cardinale filo Signore,che molto l’amaua.mef

forannoi555.aireruiziQdiPap3Giulio j. ilqualciofece Architetto loprale

cofedi Bel Vedere,dandogliftanzein quel luogo, e buona prouifione. Ma
perche quel Pontefice non fi poteua mai in fimili cofe con tenrare,e maflìma

mentequando a principio s’intendeuapochifiìrao deldifegno, c non vole-

ualaferaquello, che grerapiacciucola mattinai e perche Girolamo haueà

femprcacontraftarecon certi Architetti vecchi, ai quali parca ftrano,vedc-

rc VD huomo nuouo5e di poca fama efiere fiato prcpofto a loroifi rifoluè co-

nofciutal’inuidiajC forfè malignità di quelli,elfendo ancho di natura piu lo-

fio freddo,chealtrimenti a ritirarfi. E cofi per lomegIio>fe ne lornòa Mon*
te Cauallo ai fcruizio del cardinale.DcIIaqual cofa fu Girolamo da molti lo-

dato,efiendo vita troppo difperata hauer tutto il giorno ,& per ogni mini -

raacofo,a ftar a contendere con quefto,e quello.E come diceua egli,è tal voi

ta meglio godere la quiete dell’animo con l’acqua, & co! pane, che ftcntarc

nelle gràdczzcjc negliionori-Fatto dùque, che hebbe Girolamo al Cardina
le (uo Signore vn molto bclquadroj’cheamc,ilqualeil vidi,piacquefomma
inéte,eficndo già ftraccho,fe ne tornò có efio lui a Ferrara a goderiì la quiete

dicafa fuacó la moglie,& con i figliuoli.-lafciando le fperanze , c le cofe della

fortuna nelle mani de’ Tuoi auuerlarij ,cheda quel Papa cauarono il medefi-

mo,chc egli, e no altro. Dimorandoli dunquein Ferrara; per nó fo che accidc

tCjcflcDdo abruciaca vna parte del cafielio,il Duca Hercolcdiede cura di rifar

loaGirolamojiiquale raccomodò molto bcncjei’adoinòfecódo che fi può in

quclpaefe,che ha gran mancamento di pietre dafar conci Ócornamctiionde

fficritòcllerfompcaroa qlsignore,cheltberalméce riconobbe le (uè fatiche
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Finalmente dopohaucr fatto G>roIamoquefteiemoIcealtreoperefimT*i

d’anni 55. l’anno 1556. c fu fepolco nella Chiefa degl 'Angeli a canto allafuj

dónna.LafciòdaefigliuoleieminejC tre rnafchijcio è Giulio, Annibale,&vti

altro. Fu Gfrolamo lieto hiiomo,enclla conucrlazione molto dolce, e piace

uolc. Nel lauorare alquanto agiato,e!ungojfu di mezzana ftatura,e fi diler-

tòoltre.modo delIaMuficajede’piaceri amorofi'pin forlèche non conuie.

ne. Haf^guiiatodopoluilefabnche di que’fignori Galaflb Fcrrarcfe archi-

tetto huomo dibell!llimoingegTio,edi tanto giudizio nelle-cofc d’architet-

tura,che pqiiaco fi vede nelI'ordinejdcTuoi dilegni hauercbbe moftromd-

topiu che non ha ilfuo valore, le in cofe grandi fulTeftato adoperato.

E Stato parimente Ferratele, e scultore eccellete, mae'ftro'Girolamo ilqtn

Ichabitando in Ricanati.ha dopo Andrea Contucci luomaeflrulauo*

tato moke cole di marmo a Loreco.e fatti molti ornamenti intomo a quelia

cappclla.ecafa della Madonna. Cofiui dico, dopo chedi lafipartiil Tribo-

lo, che fu l’uIcimo,Iiauendo finito la maggiore lioriadi marmo, cheè dietro

alla detta cappella, douegrAngcli portano di Schiauonia quella cala nella

felua di Loretojha in quel luogo continuamchtedal iJ34.inlìnoairanno

1550. !auorato,eui ha fatto di molte operesL-iprimadclle quali fu un Profe-

tadi braccia tre,emezzoafedere,ilqualefu meiTo,efieado bella, e buona lì-

gura,in vnanicchja,cheè volta ucrfo ponente. Laqualcrtatuarellendo pia-

ciuta fu cagione, che egli fece poi tutti gl’al cri Profeti da vno infuori, cheè

uerfo Leuance,edalla bada di fuori ver'l^ raltare,ilqualeèdimanodi Sirao

ne Gioii daSettlgnanojdifcepolo anch’egH d’Andtea Sanlòuino. il reftaute

dico de’detti profeti fono di mano di maeftro Girolamo,e Ione fatti con inol

iadiiigenza,ftudio,ebuona pratica. Alia cappella dei sagramento, ha fatto

il medefimo li cadellieri di bronzo, alti tee bracciam circa,picni di fogliami,

figure tonde di getco,tanto ben fatte chefonocofamarauiglio/a. Etvn’fuo

fratello,chein fimili cofè di getto è valenthuonio, ha fatto in compagnia di

maeftroGirolamo in Roma molte al tre core,eparticoIarn')ente vnTaberna

colograndilTìmodibronzo.per Papa Paulo tcrzojilqualcdoueua edere po-

fto nella cappella del palazzo di Varicano,detta la Paulina. Fra J Modanefia

eorafono fiati in ogni tempo, artefici eccell. nelle noftre arti, comefièdctto

in altri'luoghi,ecome fi'veae in quattro rauolejdellequali nem fièfactoal

fuo luogo menzione, per non'fàperfi ilmaeftrojlequali cento anni fono fii-

rono fatte a tempera in quella città, e fono fecondo que’tempi belliflìme.eia

uorate con diiigen2a>la prima è all altare maggiore di san Domenico,ei’altr«

•allecappcllc,chefononel'tramezzo diquella'Chiera.EthoggiviuedéÌ}3ine

’defima patria vn pittore chiamato Niccolo; ilquale'fcce infua giouanezza

'molti buon a frefeo intorno alle beccherie,che fono aflai'belie: Et in s. Pie-

io luogo de Monaci neri all aitar maggiore in vna'tauola,la decollazionedi

san Piero,-esan Paulo; imitando nel soldato che taglia lorola-tefla vnaf^
iaTimile,c^eèiii Parma di mano d’Antonio da Coreggio-, in san Giouanni

'Ecaugéiiftal-odatiiìiraa. E perche Niccolo è ftato'piu raro nellecofeaftdh»

ehc'netfafa'e maniere di pittura,oItre a molte opere, che ha fatto in Moda*

»aayS: Ìn$olQgnajintendo-che-ha-fa{toin.Francia,doucancora viue,pitr6*
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Tefariffime, Torto Meder Franccfco Primaticcio Abbate di san Mai tino.con

idifcgnidel quale ha fatto Niccolo in quelleparti molte opere, come fi dira

ndia vita di eflo Primaciccio . Giouamba tiiia parimente Emulo di detto nìc

coloha mohe cofe iaoorato in aoma,& altroue.ma particolarmente in Perù

giadonehafattoinsiFrancefco alla cappella de! fignor Afcanio della Cor
niamolte pittore delia vita di-santo Andrea Apoftolo, nelle quali fi è porta

tobeoilììmo . a concorrenza del quale Niccolo Arrigo Fiamingo, macftro

difiaeftredi vetro hafacto nel medefimo luogo vnatauola a olio, dentroui

laftoria de’Magi,che farebbe aliai bella>fe non fufie alquanto confufa, c trop

pò carica di colori,chcs’azuffano ifierne.c non ia fanno sfuggirejma meglio

lièportarocoftui rn vnafìneftra dtuetrodiregnata,& dipinta da lui fatta in

san Lorenzo della medefiraa città alla cappella di san Bernardino.Ma torna

doa Batnfta>eirendo ritornato dopo quefte opere a Modana , ha fatto nel me
(ieùmosanPiero,doue Niccolo feccia tauoIa,due grandi fioiie dalle bande,

de’fàtti di san Piero,e san Paulo,nelle quali fi è portato bene oltre modo.
Nella medelima città di Modanalonoanco-ftati alcuni fculton degni d’clTe

re fiat buoni artefici annoueratupercioche oltre al Modanino , del quale fi

citi altro luogo ragionatoci è fiato vnmaeftro chiamato il Modana,ilquale
in figure di terra cotca,grandi quanto fi viuOjeraaggion,ha fatto bellillìme

opere,efi:ai’altrevna cappella-insan Domenico di Alodanaj&in mezzo del

dormentorio di{an'PÌero,a Monacineri pareànModanavnaNoftra Donna,
san Benedetto santa Iuftina,& vn altro santo, alle quali tutte figure bada
rotante bene il colore di marmo,che paiono proprio di quellapietraifenza

che tutte hanno beH’atia di tefte,bei pann!,& vna proporzione mirabile. Il

medefimohafattoinsan Gionanni Vangeìifta di Parma nel dormentorio

le medefimefigure; Se in.san Benedetto di Man touaJia facto buon numero
di figutetutte^tondcje grandi quanto il narurale;fuor dcllaChiefà.per la fac

ciata,e.fotto ilporrico in niolre nicchie,tanto belle,che paiono di marn-.o. si

milmence Prospero ClementejfcultoreModanefe, è fiaroedè valent’huo-

mo neldìio e0ercizio,come fi può vedere nel duomo di Reggio nella fepoU

tura del Vefeouo Rangonedi mano di coftui , nella quale è la ftatua di quel

prelato,grande quanto il naturale a federe con due putti molto ben condor
tùkqaalc fepoltura gli fecefàre il fignor Heccole Rangone.

Parimentein Parma nel duomo fotto le volteèdi mano di Pcofperolafepol

luradel-B^to Bernardo degPV berti Fiorentino, Cardio ale, e Vefeouo di

quella città.che fu finita l’anno 1548.6 molto lodata. Parma lìmilmen te ha

hauuto in diuet fi tempi molti ecccll. artefici , e bcgl’ingegni come fi è detto

dilopra-percioche oltre a vn Chriftofano'Caftelli ilquale-fcce vna bellilTìma

tauolain duomo l’anno 1499. ^ oltreaFrancefeo Mazzuoli del quale Tic

(cricco la vitajuifouo fiati molti altri valenr’huomini. llquale hauendofat-
toeome'fièdetto alcunecofenella Madonna della Sccccha.elafctato alla

morie'foa quell’opera imperferrajGiuIio Romano, fatto vn difegno colori-

to in carta, ilquale in^quel luogo fi vede per ognuno, ordino che vn Miebcia

gnoloAnfelmrSanefeper origine.ma fatto Parmigiano^eflendo buon pitto

•rc,meccc{Ie in opera quel cartone,nel qualcè la coronazione di no (Ira Don
«a. Ilche fece colui cerco ottimamente. -Onde meritò, che gU fuilc allogata



Sjf TERZAPARTE
vn aiccKia grarvrfs fti quattro grandilTìme , che nefono in quel tempio; di-

rimpetioaqueliadoiichauca tattola fopradetta opera col difegaodt Gio.

lio, perche OTéiloui mano viconduUeabuon termine l’adorazione de’ Mi-
gi,con buon numcrodibcllcfigure; facendo nel medeiìmo arco piano, co.

mé fi diiTc nella vita del MazzuoUjC le vergini prudenti, elofpartimento de

rofonidi ramc.Mareftandogli anche a fare quali vn terzo diqucliauoto,fi

mori. Onde fu fornito da Bernardo Soiaro Cremonefe ,
come diremo poco

appreflo. Di mano del dotto Michclagnolo è nella medefimaCittàin Sari

Francefeo la capella della concezzionc:e in San Pier Martire alla capclla del

la Croce vna gloria celcfte. HIERONIMO Mazzuoli.cugino di Fran-

cefeo , come s’è detto Icguitando l’opera nella detta Chiefa della Madonna,

ftata lafciata dal fuo parenteimperfettaj dipinie vn’arco con le Vergini pru-

denti, c Tornamento de’ Rofoni. E dopo nella Nicchia di tefta , dirimpetto

alla porta principale dipinfe lo spirito fan to difeendente in lingue di Inoco

fopra grApoftolire nciraltro Arco piano,& vi timo la Natiuità di Giefu Chri

fto,laqual€,no efiendo ancor fcoperia, ha moftrata a noi quefto anno 1565.

con molto noftro piacere, efiendo per opera a frefeo , beliilfima veramente.

La tribuna grande di mezzo della medelima Mad.deila ftecchata,laquale di

pigne Bernardo Soiaro Pittore Cremonefe, farà anch’ella, quando faràfini-

ta,opera rara,c da poter fiat con Talfe^chc fono in quel Iuogo:delIcqua!inó

lì può dire che altri fia flato cagione , che Francefeo Mazzuola , ilquale fuil

primo, che cominciafle con bel giudizio il Magnifico ornamento di quella

Chiefa, ftata fatta,come fi dice,con difegno,5c ordine di Bramante. Quanto

a gl’Artefici delie noftre ani wantoani, oltre quello, che fc n’è detto infinoa

Giulio Romano } dico che egli ferainò in guifa la ina virtù in Mantoa,cper

tutta Lombardia , che fempre poi vi fono flati di valent’huomint ;c ì’opetc

file fono piu l’un giorno,che Talttoconofciu te per buone, ekudabili. Efe

bene Gtouambaittfta Bertano principale Architetto delle fàbrichcdel Duca

di Mantoa, hafabricatonelcaftello, fopra douc fonracquc,& il corridore

molti appartamenti Magnifici,& molto ornati di fiacchi, e de pitture, fatte

per la maggior parte da fermo Guifoni difcepolo di Giulio, e da altri,comelI

ciràmon però paragonano quelle fatte da eflb Giulio. Il mcdcfimoGiouam

battifta in santa Barbara, chiela del caftelio del Duca ha fatto fare coUuodt-

fegno a Domenico Brufaforzì vna tauola aolio; nellaqualc,che è veramente

da cflcrc lodata.e il martino di quella fanta.Co fluì,oltre ciò,hauendo ftudia

to Vitruuio ha fopra la voluta Ionica,fecondoquell’autorefcntta,cmanda-

ta fuori vn’opera,come ella fi volta; Se alla cafa Tua di Mantoa nella portapil

cipalc ha fatto vna colonna di pietra intera, & il Modano dell’altra in piano

con tutte !e mifarc fognate di detto ordine ionico; 8c cofi il palmo, l’once,il

pieie,&il braccio antichi; accio chi vuole pofia vcdcrefeledcttcmifurefon

giufi:e,onò.iI medefimo nella Chiefa di San Piero,Duomo di Mantoa.chefu

opcrA,& Architettura di delio Giulio Romano;percherincuandolo,glidie

de formanuoua , e moderna j ha fatto tare vna laiiola per ciafeuna capella di

manodidiuerfi Pittori : e due n’ha fatte fare con fuo difegnoal detto fenuo

GiiironirclocvnaaSanta Lucia,dencroui la detta santa,con due putti,& va

altra a san Giouanni Euangelifta. Vn’aitrafimilene fece tare a Hippolito
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Cofta Mantoano *, nellaqualc è san t’Agata con le mani legate,& in mezzo a

dac foldari, chele tagliano, e lieuano le mammelle . Battifta d’Agnolo del

Moro Veronefc lece, comes’è detto nel medefimo Dnomo latauoIa,cheè

all’Altaredi Santa Maria Maddalena. EHieronimo Parmigiano quella di

SantaTecIa. A Paulo farinato Vcrone^efe-cc fare quella di San Martinoifc

aidetto Domenico Brufaforzi quelladi Santa Margherita. GiuIioCampo
Cremoncrcfece quella di San Hieronimo. Et vna che fu la migliore dell’al-

tre,come che tutte fiano bcllitllme: nellaquale è Santo Antonio Abbate bat-

tiJtodal Demonio in vede di femina che Io tenta,èdimanodi Paulo Vero-

nere. Maquanto aÌMantouani,nonhamai hauutoquella Città il piu va-

ient’huorao nella Pittura, di Rinaldo, ilquale fadifcepolodi Giulio, Di
manodelqualcèvna tauolain Santa Agncfedi quella Città 5 ncllaqualeè

vna Noftra Donna in ariajSant'AgoftinOjC San Girolamojchelono bonillì-

niefìgure,ilquaIetroppo predo lamette lo Icuò del mondo. Invn btllif-

lìmo antiquario e Audio, che ha fatto il signore Cefare Gonzaga, pieno di

ftattie, edi tefte antiche di marmo , ha fatto dipigncre per ornarlo a Fermo
Guilcioni la Gencologia di cafa Gonzàga,che tì è portato benifllmo in ogni

cofa , e Tpecialraente nell’aria delle tefte. V i ha racifo , oltre di quefto il det-

to signore alcuni quadri, che certo fon rari: come quello delia Madonna,
doueèiagattachegia fece Raffaello da Vrbino;& vii’altro, nelqualelano-

ftta Donna, con grazia marauigliofa lana Giefu putto.In vn’altro ftudiuolo

fitto per le Medaglie, ilquale haotcimamence d'Hebano, e d’AUorio,Iauora

tovn Francefeo da Volterra,che in firaili opere no ha pari i ha alcune figuri

nedi bronzo antiche, che non porrieno edere piu belle di quel, che fono,

Infommadacheiovidi altra volta Manroa,aìqueftoanno i5Óó,chcl'ho

riueduta ,
eli e tanto piu adornata , e piu be)la,che fe io non rhaueill veduta

noi crederci. E|cheè piu,vi fono multiplicatigrArccfici,e vi vanno tutta ma
mulriplicaDdo:conciolia,chedi Giouambattifta Mantoano, in taglia tordi

ftampc &sculcore eccellente,del quale habbiam fauelìaio nella vita di Giu-

lio Romano,c in quella di Marcant.BoIogncfe fono nati due rigliuoIi,che in

tagliano ftampe di rame diuinamentete che è cofa piu marauigliora,vna figli

noia,chiamata DÌ3Ba,ititag!ia anch’ella canto bene,che è cofamarauiglioia,

& iocheho veduto lei,oheè molto geQtile,e graziofafanciulla;c l’opere lue,

che fono be!lifiime,ne fono reftato rtupefatco.Non tacerò ancora,che in san

Benedetto di .yantoatcelebratiflìmo Monafterio de’uonaci neri; fiato rino-

uato da Giulio Romano con belliffimo ordine, hanno fatto moke opere i fo

pradetti Artefici Manroani& altri Lombardiioìtre quello,che fi è detto nella

vita del detto Giuli©. Vi fono adunque opere di Fermo Guifeioni, cioè vna
Natiuitàdi Xpojdac tauole di Girolamo Mazzuola^tre di larantio cibaro da
Brefcia;& altretredi Paulo vcionefejche fono le migUpri.Ncl medefuTiO luo

goc di mano d'un frate cirolamo cóuerfo di s.Domenico nel reffecono in ts

fta,comeakrouefè ragionato,! vn quadro a olio ritratto-ilbeU-ftuno censco

Kcbefecein Milano a santa Maria delle Grazie Lic nardo da Vinci:« oratto

dico tanto bene,che io ne ftupij. Dellaqua! cof.afo voleniic-ri di ni'.ouo me-
niaria hauendo veduto quefto aonorji^ó.in MiUftoi’originaìedi Lrcnai do
WQto male condotto, che non fi feorgepiufe non vna ^Macchia ab.oagiiaia:
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•adelà pietà di queftobaon padre rendeafcmpreteftimonanzain qfts pit-

ie della virtù d» Lionardo. Di mano del medcfuTio frate ho veduto nella me
defima cafa della Zeccha di Milanovn quadro ritratto da vn di Lionardo,nel

quale è vna femina.chc ride, & vn san GicuanniBattifta gtouinetto molto

benciraitato. Crcmonaa!trc(ì»comclìdi(rencllaviradi Lorenzo di Credi,

&in altri luoghijhahauuto in diuerfi tempi huomini,che hanno fatto nel-

la pittura opere ìodatillìmc. h già habbia.detto,chc quando BoccaccinoBoc

cacci dipigneua la nicchiadcl duomo di Cremona , e per la Chiefa le ftorie

di Noftra Donna.che Bonifazio Bembifubuon pictore,&che Altobcllo fc

ce molte ftorie a frefeo diGiefuChrifto con molto piu difegno,chcnó fono

quelle del Boccaccino. Dopolequaìidipinfe Altobelloin saio Agoftinodel

la medefima città vna cappella a frefeo con graziofa,e bella maniera,conie fi

può vedere da ognuno . In Milano in corte vecchia » ciò è nel cortile,òvcio

piazza del palazzo.fece vna figura in piedi armata ali’antic3,miglicredi tut-

te Tahce che da molti vi furono fatte quafi nc’roedefimi tempi . Morto Bo-

nifazio, ilqualelafciò imperfette nelduomodiCremonale dette ftoriedi

Chrifto;Giouan’Anronio Liciuo da Pordenone,detro in Cremona dc’Sac*

chijfini le dette ftorie^ftace cominciate da Bonifazio,facendoui in frefeocin

que ftorie della palfione di Chrifto,con vna manieradi figure grandi,colo-

rito terribile,& feoni che hanno forza,eviuacita.Lequali tutte cofeinfegna

reno il buon modo didipignere ai Cremonefi^e nó iclo infrefeoj maaolio

parimen te,|c6ciofia che nel niedtfimo duomo appoggiata a vn pilaftroè vna

tauolaamezzola Chiefa di mano delpordcnone,belliflìma. Laqiialeraanie

ra imitando poi Cammillo figliuolo del Boccaccino nel fare in san Gifmon-

do fuori della città la cappella maggiore! frcfco,& altre opereiriufei damol

to piu,che non era ftato (ùo padre. Ma perche fu coftoi largo , & alquanto

agiato ne!lauorare,non fece molte opere, fe non piccole,edi pocaimportan

«a. Maqueg!i,chepi”imiiòlebuonemanicre,& acuipiugioiiaronolccó

coerenze di coftoro,fu Bernardo de’Gatti,cogncminaro il Sciare dichife

ragtonaco di Parma,iiqualc dicono alcuni etier ftato daV erzellij& altri Cte

monefe. Ma fia ftato donde fi voglia, egli dipinfc vna tauola molto bella al-

Taltare maggiore di san Piero Chiefa de’Canonici regolari, enei refettonu

la ftoriaò vero miracolo che feGiefu Chriftodc’cinquepani,edue peki.fà

ziado moltitudine infinita.Ma egli la ritoccò caco a fecchOjCh’eU’ha poi pdu

la tutta la fua bellezza . Feceancocoftuiinsan Gifmondo fuordiCrcmoni

fotto vna volra,l’Afcenfionedi Giefu Chrifto in Ciclo,chefu cofa vaga,e di

molto bel colorito.In Piacenza nella Chiefa di sanfa Maria di Campagna,»

concorrenza del Pordenonc,c dirimpetto ai sant’Agoftino,chcs’cdcuo,tli

pinfe a frefeo un san Giorgio armato a cauallo , che amazza il serpente, con

prontezza,mouenza,e ottimo rilieuo. E ciò fatto,gli fu dato a finit ela itiba

Ila di quellaChiefajche hauealafciaca imperfetta ilPordenonejdoacdipiw

fe a frefeo tutta la vita della Madonna. £ fc benciProfeti,e le Sibille, chevi

fece il Pordenone con alcuni putti,fon belli a marauigliaj fi e portato nondi

meno tanto bene il Soiaro,che pare tutta quell’opera d’una ftefia mano. Ji*

milmence alcune tauoletted’altari,che ha fatte in Vigeuano fonodaedeic?

la bontà loro aliai lodate, finalmente ridoccofim Parmaalauoiare nelUM»

dono»
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Jonnadelk stccchata fi nita la Nicchia . e l’arco . che lafsò im perfetta per I«

jnongMichelagtiolo sanefcjperlemanidel Soiaro. Alcjuale, per elTeiIì

portato bene, hanno poi datoadipignere i Parmigiani la Tribuna maggio*
rCjCheèin mezzo di detta Chicrajnellaq.ua!e egli va ruttauia lauorando a fre

feoralìunzione di N.Donna,che fi fpera debba eflere opera lodati llìma . e!!^

fendo ancho vino BoccaccinOiraaveccbio,hebbcCremona vn’alrro Pittore^

chiamato Galeazzo Campo , ilquaie nella Cbiefa di Sa Domenico.in vna ca

pelU grande dipinfe il Rofatio della Madonna;& la facciata di dietro di San

francefeo, con altre tauole, opere, che fono di mano di coftui in Cremona ,

ngioneuoli. Dicoftui nacquero tre figliuoli,Giulio, Antonio, & Vincen-

zio. Ma Giulio, febene imparò i primi principi} dell’arce da Galeazzo fuo pa

dre,(egujtòpQÌ,nondimeno,comemigliore,la maniera del Soiaro, e ftudiò

afai alcune tele colorite faitein Romadi mano di FrancefcoSaluiati,chc

jurono dipinte per fare Ara7zi,e mandate a Piacenza al Duca Pier f uigi Far-

nefe. Le prime opere, che coftui fece infua giouanezzain Cremona furono

nelchorodella Chiefa di Santa Agata quattro ftoriegrandi del martirio di

quella vergine, che riufeirono tali, che fi fatte non Tharcbbc per auen tura

fatte vn Maeftro ben pratico. Dopo,fatte alcune cole in San ta Margherita ,

difinfcmoltefacciatedi palazzi dichiaro feuro conbuon difegno. Nella

Chiefa di San Gifmondo fuor di Cretnonafecela tauoladell’altar maggio-
ieaoJio,che fu molto bella per la moltitudine,e diuerfi tà delle figure, che vi

dipiofeaparagonedi tanti Pittori,cheinnanziaIuihaueuanoin quel luogo

buorato.Dopo la tauola vi lauorò in frcfccmolte cofe nelle volte \ e partico-

larmente la veoutadelioSpjritofantofopragrApoftolijiquali fcortanoaldi

fotte in fu con buonagrazia,e molto artifizio. In Milano dipinfe nella Chie-

fa dellaPaffione, cóuéto de’ Canonici regolari vn Crucififio in tauola a olio

concerti Angeli, la Madóna,san Giouanni Euangciifta, e l’al tre Marie.Nelle

«.tonache di san Paulo C5uento,pur di Milano fecem quattro ftoriela Cóuer
fipne,& altri fatti di quel santo.Nellaqualeopera fu aiutato da Antonio Ca
po fuo fratello, ilquaie dipinfe fimiimentein Milano alle Monachedi Santa

chaterinaalla porcaTicinefe,in vnacapella della Chiefa nuoua,laqualeèar

chitettura del Lombardino , Santa Helena a olio , che fa cercare la Croce di

ChriftojCheèalTai buon’opera.E Vincenzio anch’egli,terzo de i detti tre fra

tellijhauendo aliai imparato daGiulio,coraeanchohafattoAnronio,ègio-

uaned’ottimaafpettazione.Delmedefimo Giulio Campo fonoftatidifeepo-

linon foloi detti fuoi due fratelli, ma ancora Latanzio Gambate Brefciaiio,

&altri.Mafopratuttigii ha fatto honore,& è fiata eccellériirima nella Pittu-

raSofonisba Angufoiola CremonefejCon trefueforeìle. lequali virtiiofilll-

meGiouanifono nate del Signor Amilcare Angufciola.e della Signora Bia-

caPunzona,ambenobiliffimefamigIiein Cremona. P.atlando dunque di ef

fàSignora Sofonisba,dellaquale dicemmo alcune poche cofe nella vita di

Properzia Bolognefe,per non faperne allora piu oltre: dico hauer veduto
qnelVanno in Cremona di mano di lei in cafadifuo padre, einvnquadro
fitto con molta diligenza, ritratte trefueforellein attodi giocare a fcacchi,

& con elio loro vna vecchia donna di cafa,con tanta diligenza , e prontezza,

thepaiono veramente viue, e che non manchi loro altro, che la parola . In

Bbbb
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In vn’altro quadro Ci vede ritratto dalia medefimaSofonisba,il Si'gtior’Amit

care fuo padre,che ha da vn lato vna figliuola di lui/ua forelia,chiamata Mi
nerua,che i pitture, eilettere fu raraj&dall’alttoAfdrubale figliuolo del me
deriaìO,& a loro fratcllo,& anche qfti fono tato ben fatti,che pare,cherpiri-

no,e fieno viuiflìnn.In piatéza lòdo di mano della medefima in cafa de! Sig.

Archidiacono della Chiefa maggiore due quadri belliflìmi. In vno èritratto

elio Signore,& nell’altro Sofonisba.L’una,e l’altra delle quali figurenó bau

no fé non a fauellare.Coftei effendo poi fiata condotta come fi dille di fopra

dal Signor Duca d’Aluaal feruigio della Reina di Spagna , doue fi truoua al

ptelente con bonillima prouifione,e molto honorataj ha fatto affai ritratti,

e pittoresche fono cofa marauigiiofa. Dalla fama delle quali opere moffo Pa-

pa Pio mi. fecefapereaSofonisba, chedifideraiia haueredifua mano il ri-

tratto della detta Serenillìma Rcina di Spagna. Perche,hauendolo ella facto

con tutta quella diligenz3,che maggiore le fu poffibile, glielo mandò apre-

fen tare inRoma,lcriuendo a fua Santità vna lettera di quefto precifo tenore.

Padre Santo. Dai Reuercndiirimo Nunzio di Vofira Santità intefi,cli’ei

la difideraua vn ritratto di mia .mano della Maeftà delia Reina mia Signora,

E come che io accetcaflì quefta imptefa in fingolare grazia,e fauorc} hauen-

do a feruire alla Beatitudine vofira,ne dimandai liccHza a fua Maeftàjlaqoa-

le fe ne contentò molto volentierùriconofcendo in ciò la paterna affeziona

che vofira santità le dimofi:ra<Ecio con l’occafionedi quefto Caualietoglic

le mando. Eie in quefto faaueròfòdisfatto al difideriodi V.Santità,ioneri«

ceuerò infinita confolaiione.Non reftando però di dirle,che fecol pennello

lìpoteflc cofi rapprefèntareagl’occhi di V.Beatit. le bellezze dell’animo di

quefta Serenillìma Keina,nó potria veder cofa piu marauigliofa.Mainqud

leparci , lequah con l’arte fi fono potute figurare, non ho mancato divfarc

tutta quella dihgenza,che ho faputoraaggiore,pcrr3ppreIcntareaIlaSantw

tà Voftrail vero. Eicon quefto fine,con ognireuerenza,&humiltàlcba-

cioiSaatiffimi piedi. Di Madrilallixvi.di Settembre 15^1. DiV.Beanta,

Humiliffìma serua, Sofonisba Angofciola.

Allaquale lettera rifpofefua Sanciti con Tinfrafcritta, laquale, effendoglì

paruco il ritratto belliiEmo,emarauigIiofbjaccompagnòcon doni degni del

ia molta virtù di Sofonisba

.

PIVS PAPA IIII. DileòtainChriftofilia. Hauemorìceuutoilritrat-

to della sercnilTima Reina di Spagna noftra Cariffìma fieliuola, checi hauete

mandato.E’ ci è ftato gratiilìmoifi per la perrona,che fi rapprefenta jlaqualc

noi amiamo patcrnamenceioltre a gl’al tri rifpetti,per la buona religione, Se

altre bellillìme parti deli'aniino fuo: e fi ancora per efferefatto di man voftra

ìnoltobene,ediligentemente.Veneringraziamo, certificandoui, chelo ter-

remo fra le noftrecofc piu carcicomendando quefta voftra vircUjlaquaieaa

cora,che fia marauigliofajimendiamo però,ch’cìi‘è la piu piccola tra moh^
chefbnoin voi .

e

con calfiac vi mandiamo di nuouo la N.Benedizìonc.Cìie

Noftro signore Dio vi conierai. Dat Romi, diexv.Odfobris if6i.

E quefta teftimonianza bafti a moftrare quanta fia la virtù di Sofonisl>2»

Vna forelia dellaqualc, chiamata Lucia, morendo ha lafciato difenoniw*

ftorfama^ cheli fia quella di Sofonisba, naediantealcunepitture diluan:»-



BENVENVTO GAROFALO ^<5

co,non men belle>e pregiate,che le già dette delia forellaicomc fi può vede-

tcio Cremona in vn ritratto ch’ella] fece del signor Pietro Maria, Medico

cccell. Ma molto piu in vn’alcro ricratìo , tatto da quella virtuolà Vergine

delDuca di Sefia.da lei flato tanto bencontiafatto,chepare,chenon fi pof-

Lfat meglio, nefàre,che con maggiore viuacitàalcun ritratto rallomigli,

LatctzaiorellaAngofciola, chiamata Europa, che ancora èin età pueri-

le, Scallaquale, che è tutta grazia, e virtù , ho parlato quefto anno , non fa-

rà per quello,che fi vede nelle fue opere , e difegni inferiore ne a Sofonisba»

ccaLucia fue forelle

.

Hacofteifetto molti ritratti di gentil’huomini in Cremona,chefi)no na-

turali, e belli affatto,& vno ne mandò in Hifpagna della signora Bianca fua

madre,che piacqueforamamenteaSofonisba,&;achiunchelo vide di quel-

la corte. E perche Anna quarta forella, ancora piccola fanciulletta, a tten-

deanch’ella con molto profitto al difegno, non lo che altro mi dire, fe non
chebifognahaueredanaturaìnclìnationealla virtù, epoia quella aggiu-

gnere l’efercizio
, e lo fludioj come hanno fatto quelle quattro nobili, e vir-

tuofelòrelle, tanto innamorate d’ogni piu rara virtù, ein particolare deU
Iccofe del difegno j chela cala del signor Amilcare Angofciuola Cpercio fcli

cilEmo,padre d’honella , & honorata famigli?) mi paruc l’albergo delia pie»

tura, anzi di tutte leVirtu.

Male le donne fi bene lànno fare glhucmini viui,che maranìglia, che

quelle, che vogliono, làppiano anchofargli fi bene dipinti? Ma tornan-

doaGiuiio Campo , dclqualc ho detto, che quellegiouani donne, fono di-

Lepolej oltre all’altre cole , vna tela, che ha fatto, per coprimento deil’or»

ganodella Chiefa Chatedrale,èlauorata con molto lludio,egran numero
di figure a tempera delle storied’Eller , & Afluero , con la crocififiìone d’A-

man. EnellamedefimaChielàèdifua mano all’altare di san Michele vna

gtaziofa tauola . Ma perche elfo Giulio ancor viue , non dirò al prefen te al-

tro dcU’opere fue. Furono Cremoftefi parimente Gìeremia scultore, dei-

quale facemmo menzione nella vita del fiiareto, 5c iiquale ha fatto vna

grandeoperadimarmoin san Lorenzo, luogode’ Monaci di Monte Oli-

uetoleGIOVANNI Pedoni , che ha fatto molte cofe in Cremona , Se

inBrelcia. Eparticolarmenteincafadel signor Elifeo Raimondo, molte

cofe chelonobelle, e laudabili.

In Brefcia ancora fono fiati , efono perfone eccelien tils. nelle cofe de! di-

legno, efragl’altri HieronìmoRomanino hafattein quella Città infinite

opere: elatauola, che èin san Francefcoairalcar maggiore, che aliai buona
pittura,c di fua manoieparimen tei portegli che la chiudono, i quali lono di

pinti a tempera di dentro, edi fuori j e fimilmcnte lua opera vn’altra tauola

lauorata a o!io,che è molto bella,e vi fi veggiono forte imitate le cofe natura

li,Ma piu valen ce di cofiui fu Alellandro Moretco,ilqaale dipinfe a frefeo fot

IO l’arco di porta BrufciatajIaTrallazionede’ corpi di san Fauftino,eIuuita,

c5 alcune macchie di figurCjChe accompagnano que’ corpi molto bene.In sa

Kazaio pur di Bre(cia,fecealcun’opc,& altre in si Celfo,chc fono ragioneuo

lÌEtYnatauolamsàPieroinOliucto,chcèraoIto v.iga. In Milano nelle cafe

Bbbb ij
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Hellazecchaèdimanodeldetto AlefTandroinvnquaclro laconuerlìoniS ^

san Paulo,& altre tede molto naturali , e incito bene abbigliati di drappi, e

veftimenti.percioche fi dilettò molto coftui di con trafare drappi d’oro*, d’sr

.gen tOj velluti,damafchijal tri drappi di tutte le forti. Iqualivsò di porre eoa

snoltadiligenzaaddofio alle figure. Le tede di mano dicoftui fono riuiffi-

jncjC tengono della maniera di Raffaello da Vrbino,e piu ne terrcbbooo,fc

•non falle da lui fiato tanto lontano. Fu genero d’Alefl'andro,LattanzioGa-

baro pittore Brefeiano, ilqualc hauendo imparato,come s’è detto Tarcefot-

to Giulio Campo Veronefejèhoggiil miglior Pittore,chefiaÌD Brcfcia.EcH

fua mano ne’ Monaci Neri di san Fauftino la tauoIadelTaltar maggióre, eia

volta,e le fàccie lauoratea fiefeo, con altre pi tture, che fono in detta chiefa.

Nella Chiefa ancora di san Lorenzo è di fua mano la tauola dell’aitarmag-

giore,dueftorie chefono nelle facciare,éla volta, dipnneafrefcoquafi tut-

te di maniera. Ha dipinta ancora oltre a molte al tre, la facciata della fuaCì-

facon beilUiìmejnucnzioni,efimilmenreiI di dentro. Nellaquatcafa,cheè

•da San Benedetto al Vefcouadc, vidi, quando fui vlrimamentcaB.rercia,<!uc

belliilìmiritratti di fua mano, cioè quello d’AlclTandro Moretto fuofuoce-

tOjCheèvnabelHilìma teftadi vecchioje quello dellafigljuoladidettoAlef-

fandro,faarooglie.EfèfiraiIiaquefti ritratti futTero l’altre opere diXattaa-

zio, egli porrebbe andar al pari de’ maggiori di quell’arte. Ma pcrcheihnirc

fon l’operedimandicdftui,efiendoancor^iao,bafti per horàhauerdiqu!

ile fatto menzione. Di mano di Giangirolamo Brefeiano fi veggiono mol-

te operein Vinezia, & in Milano , e nelle dette cafe dellazecchafòno quat-

tro quadri di notte, e drfuochi,molto belii . E t in cafaToma.fi) da'Empoliia,

'VineziaèvnaNatiuiràdiChriftofinira di notte molto bella, e fono alcune

altre cole di fimili fantafie,dellequali era maeilro. Ma perche collui fi ado-

-però folamente in limili cofe,e non fece cofe grandi, non fi può direaltrodi

Jui,fe non chefu capricciofo,e fbfiftico : e che quelIo,che fece,mecita di elle-

are molto comendato . Girolamo Mofeiano da Brefcia hauendo conforaaro

lafuagiouanezzain Rom3,ha fatto di molte beU’opére di figure,
e
paefì. Et

in Oruieto nella pnncipal Chiefa di sanca Maria ha fattodue tauoleaolio,

& alcuni Profeti a frefco,chefon buon’opcre E le carte, che fon fuori di fua

roano ftampate,lbn fatte con buon difegno . E perche anco coftui viue efer-

--UC il Cardinale Hippolito da E Ile nellefue fabriche, &:acconGÌmmi,chefe

a Roma, aRigo!i,&inaltriluoghi:nondiròm quello luogo altro diluì*

'Vitimamente è tornato di Lamagna Fracefeo Richino,anch’egli PictorBre-

-iciano: ilqua!e,oltre a molte altre Pitture fatte in diuerfi luoghi , ha lauora-

«o alcune cofe di Pitturea olio nel detto san Piero Oliueio di Brefcia,chefo-

«no fatte con ftudio, e molta diligenza. Chriftofeno,eScefenofratelli,cPif»

«tori Brefciani hanno apprellograrrefici gran nome pclla focili c-àdehirated

jprofpettiua; hauendo fra l’altre cofe in Vincaia nel palco pianodiSantawa-

dell-’Ortofinco di Pittura vn ceriidore di colonne doppie atorte, efiroiii

oa-quelìedclk porta- santadi Romainsan Pieroi lequali pofondofopraceni

iMenfòionijchelportano mfuori,vanno facendo in quella Chiefa vofapet-

^ocorridoreconvoltea crociera intorno intorno :•& ha quell’opera lafaa

ceduta £i€Ìmezzo4c]la-Chiefo con beUifiìmifcorti,chefanaorcllarcbìuii'
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chela vctSe tnarauigliàto e parere,che i3 palco,che è piano fia sfoncfatojcffcn

iloraalEmamenteaccompagnata con bella varierà di Cornici,jMakhere, Fe-

Ìk)DÌ>& alcuna figura, che fanno ricchiffimo ornamento a tutta i opera,che

merita dVlTerc da ognuno infinitamente Iodata,per la noni tà,e per efiere fta

tacOQdottaconmoitadihgenzaottimamenteafine. E perche quello modo
piacque aliai a quel SerenjffimoSeijaro,fudatoafareaimedefimi vn’altro

palco limile,ma pìccolo nella Libreria di San Marco , che per opera di limili

andarijfit lodati flìmo.E i medefiraifinalmente fono fiati chiamati alla patria

loro Bte/cia, a farei! medefimoa vna Magnifica fa!a,che già molti anm fono

fu cominciata in piazza con grandilIimafpefajC fatta condurre fopra vn tea-

tro di colonne grandì lotto ilquale fi palTeggia. E' lunga quella sala,a fefian*

taduepallì'andanti, larga cren tacinque,& alta fimilmente nel colmo della

faamaggipre altezza braccia irentacinquejancor ch’ella paia molto maggio
•re.ellendo per tutti i veri! Ifolatajcfcnza alcuna ftanza,ò altro edilizio «ntor

ao. Nel palco adunque di quefta magnifica
, & honoratiflima sala li fono i

•detti due fratelli molto adoperaci;&con loro grandifiimalodei hauendoa*

csuaglidi legnamechefon -di pezzi con fpranghe di ferri iqualifonogran-

•diinrai,e bene armati, efiicto centina al tetto;cheècopcrtodi piombo,6c fat-

to toriiare il palcocon'bell’artifizio a vfo di volta a fchifo,che è opera riccha.-

Maèben verochein fi gran fpazio non vanno fe non tre quadri di Pitture a

-olio dj braccia dieci l’uno,iquali dipignè Tiziano vecchio, douenefarebbo-

no potuti andar molti piu conpiu btÌlo,e proporzionato & ricco sparcimen

-to,cheharebbono fatto molto piu bella, riccha, dieta la detta sala, che è in

tutte l’altre parti fiata fatta con molto giudizio Horaefiendofi in quella par

tefàuellitoinfin qui degl’arrefìci del difegno delie Città di Lombardia,non

fiale non bene, ancor che lene fia in molti altri luoghi di quefianoftr’opeia

iauèlktOjdire alcuna cofadi quelli della Città di Milano,capo di quella Pro

uiocia,de’ quali non fièfàtta menzione.Adunque, per cominciarmi da Bra-

•mantino, dclquale fi éragionato nella vita di Piero delia Francefea dal Bor-

go ; io truptìo che egli ha molte piu cole lauorato,che qnellcjche habbiamo
raccontato di fopra.E nel vcro,non mipareua pofiibile, che vn’Artefice tan

tonominato,eiiquaiemifein Milano ifbuondifegnOjhauclTefatto fi poche

opete5quancequelleerano,chemi eranovenuiea notizia. Poi dunque, che

hebbe dipinto in RomajComes’èdettOjper Papa Nicola Qi!mto,aIcune carne

re,efinitoin-Milanofopralaportadi san Sepolcro il Chrifto in ifcotto,!aì^

Donoajchel’ha in grembojla Maddalena &San Giouanni,chefu operara-

riirimaidipinfenelcorciledellazecchadìMilano afrefeo in vna facciata la

Natiuità di Chrifto noftro Saluacore: e nella Chiefa di santa Maria di Bara

,

neliratnezzo la Natiuitàdel!aMadonna,& alcuni profèti ne gli sportelli del

l’organo, che feortano al difetto inTu molto benej 6c vnaprofpeitiua, che

sfugge con bell’ordine ottimamente^ di che non mifo marauiglia.cfiendofi

<0lìui dilettato,& hauendo fèmpremoito benpolTèdutoiccolèd’Architet-

tura. Onde mi ricordo hauer già veduto innianodi Valerio Vicentino, vn
tuolto bel libro d’antichità , difegnato , c mifurato di mano di Braman tino

,

Kclqualceranolecofedi l.ombardia,ele.piantc dimoiti edifizij notabili,

iequaliio^iif^naida quellibro,.encndogiouinet:o.Eraui li tempio disamo
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Ambrogio di Milano, fatto da Longobardi,e tu tto pieno di sculture, cpitt^

re di maniera Greca,con vna tribuna tonda afTai grande, ma non beneinte-

fa,quanto aU’Architettura.ilqiial tempio fupoi al tempo di Bramantino ri-

fatto col fuodifegno convnportico di pietra da vn delati, econcolonnea

tronconi a vfo d’alberi tagliati,che hanno del nuouo,e del vario. Vi era pari

mente difegnato il portico antico della Chiefa di san Lorenzo della raedefi-

tna Città,ftato fatto da i Romaniche è grand’opera,beUa,e molto notabile.

Ma il tempiojche vi è della detta chiefa è della maniera de’ Gotti.NdmcdeS

mo libro era difegnato il tempio di sato HercolinOjcheèantichiilìcnOjepie-

aod’incroftaturedi marmi,eftucchi,molto ben con{eruaiifi:& alcune .^epol

tare grandi di granito.Similmente il tempio di san Piero in Ciel d’orodiPi

uia.nelqual luoeo è il corpo di santo Agoftinoin vnafepolcura, cheèinsa-

greftiapienadifagurepiccole>laqualeècli mano, fecondo, chearacpared’A

gnolo,£c d’Agoftino scultori Sancii. Vi era fimilmente difegnataia torredi

pietre cottcjfattada i Gotti,che è cofa bella, veggendofi in quella, oltteral-

tre cofe,fotmatc di terra cotts,e daU’antico alcune Bguredi lei bracciaruna,

cheli fono infine a hoggi aliai benemantenute.Etin quella torre fidice,che

mori Boeziojilqualc fu fotterrato in de tto San Piero in Ciel d oro,chiamato

hoggi Santo Agoftino , doue fi vede infino a hoggi la fcpol tura di qlsit’huo

mo conIainfcnzione,che vifcce Aliprando . ìlqualc la riedificò créftau-

tò fanno ma. E oltre quelli , nel detto libro era difegnato di manodeH’i-

ilcllo Bramantino, rantichilfimo tempio di santa Mariam Pertica,di forma

tonda,c fatto di fpogjiCjda i Lógobardi. Nclqual fono hoggi l’olla della mot

talità de’ Franzefi, e d’altri,che furono rotti,e morti fotte Pauia,qu3ndoviftt

preio il ReFrancelco primo di Francia da grcferci ti di Carlo Quinto Impe-

ratore . Lafeiando bora da parte i dilegni, di piufe Bramantino in Milano la

facciata delia cafa del Signor Giouambattilla Latuatejcon vna belliffima

Madonna, mella in mezzo da duci Profeti . £ nellafacci.ita dclSignorBcr-

nardo scacaìarozzodipinfequattro Giganti, che fon finti di Bronzo, efo-

noragioncuolircon ahreopere,chelbnoin Milano,Icqualigl’apportarono

lode’, per efierc fiato egli il primo lume della pittura , che fi vedefle di buo-

na manierain Milano j& cagione* che dopo lui Bramante diuenille, per la

buona maniera, che diede a’Tuoi cafamenti , e profpcttiue , eccell- nellecofe

d’ArchitetturatelTendo chele prime cole,che fiudiò Bramante furono quel-

le di Bramantino. Con ordine delqualefu fatto il tempio di san Satiro,che

ame piace fommamcntc, psreflcre opera ricchilfima,q,dentro, efuori orna-

ta di colonne, corridori doppi),& altri ornamenti, & accompagnata da vna

•belliflimafagrefiia tutta piena di ftatue. Mafopr.uutro merita lodelatri-

buna del mezzo di quello luogo, la bellezza ddlaquale fu cagione, comcs’è

detto nella vita di Bramante , che Bernardino da Treuio feguiralle quel mo-

do di fare nel Duomo di Milano, e attendelTc all’Archi tettu ra; fc bcnelafua

prima, e principal’artefu la Pittura hauendo fatto , come s’c detto, afrelco

nel Monafterio delle Grazie quattro ftoriedcilaPaffionein vn Chiouro,^

alcun’altredi chiaro feuro. Dacoftui fu tirato innanzi ,& molto aiunw

Agoftino Bullo Scultore, cognominato Banibaiajdelqualc fi è fauellato nel-

la vita diJ3accio da Mente Lupo, & ilquale ha fatto alcun’opere insana

Mita,
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MartajMonafteciodi Donnein Milano. Fralequali ho veduto io jan-

corchefihabbiacondifficii!:à Hcenta d’cntrarem quel luogo, la lepoltu-

radiMonfignor di Fois,che moriaPauia,in piu pezzi di marmo. Nei

coaliiono da dieci ftoriedi figure piccole, fculpitc con molta diligenza de'

fatti, battaglie', vittorie, &:eS'pugnazioni di Torre, fattcdaquel signore;

cfinalmente la morte, e fepoltura Tua. E per dirlo brcuemente cll’è tale

queft’opcra , chetnirandola con ftupcre , ftetei vn pezzo penùndo fe è pof-

fibile, che rifacciano con mano, & con ferri, fi fot tili
,
emarauigliofe ope-

re.’veggendofi in quella lepoltiira, fatti con ftupendilfimo intaglio, fre-

^jatnre di Trofei , d’arme di tutte le forti , carri ,
artiglierie , e molti altri in-

Urunienn dagucrra ; &: finalmenteil corpio di quel signore armato, egran-

dequanto il viuojouafi tutto lietonel fembiantecofi morto, per levirto-

richauute. E certo è vn peccato, che quell’opera, laquale è degnilìima dì

elTereannouerata fra le piu ftupende dell’arte , fia imperfetta
, e lalciata Ila-

re perterra in pezzi, lenza eflerc inalcun luogo murata. Onde non mi
inarauiglio,chenefiano fiate rubatealcunc figure,

e poi vendute, epofte

in altri luoghi. E pur è vero che tanta pccahumanità, opiu tolto pietàhog-

gifraol’h«orninifirirruou3 ,cheaniun,ditantiche furono da lui benefi-

cati, e amati è mai increlciuto, della memoria di Pois, ne della bontà,&: cce

ceilenzadeiropera. Di manodclmedefimo Agoftino Bullo fonoalcun’o-

perenel Duomo
5 e in san Francefcocome fi dille, lafepolcura de’BÌraghi,

Italia Cerrofa di Pauia molte altre che fon bcllillìme. Concorrente di

coftui fu vn Chriftofano Gobbo, che lauorò anch’egli molte cole nella fac-

ciata della detta Certola , ein Chiefa tanto bene, che fi può mettere fra i mi«

gliorÌArchiteriori,chcfoficroinquel tempoin Lombardia. ETAdamo
edEvia, che fono nella facciata del Duomo di Milano verfo Leiiante, che-

fono di mano di coftui, fono tenute opere rare e tali, che poflono Ilare a

paragonedi quante ne fieno ftatefettein quelle parti da altri Maeftri.

Qualìne’raedefimitempifuin Milano vn’alcroscultore, chiamato An-
gelo,eper Ibpranome il Ciciliane, ilquale fece dalla raedefima banda,

e

della medefima grandezza ,vna santa Maria Maddalena eleuatain aria da

quattro putti , cheè operabeiliflìma; e non pun to mono che quelle di chri-

ftofano tilquale sttefe anco all’Architetuira, e fece fra Falere cofe il porsco

di san Celfoin Milano, che dopo la morte fua fu finito da Tofano detto i!

Lombardino, ilqualecctne fi difle nella vita di Giulio Romann,fcce mol-
te Chiefe,

e
palazzi per rutto Milano • & in particolare il .Monafterio , faccia»

ta, eChiefa delle Monache di santa Chaterina alla porta Ticinefe , e molte
altrefàbnchc

, a queftefomiglianti

.

Per opera di coftui, lauorando SILVIO daFiefoIeneH’ooeradiqncl

Duomo , feceneli’omamenro d’una porta , che c volta fra Ponente , e Tra-

montana, doueicno pili ftorie delia vita di Ncftra Donna
,
quella douc el-

rèfpcfara>che è molto bella. E dirimpetto a quella, quell.1 di fimile gran*

dezza, incui fono lenozzediCana Galilea, edi mano di Marco da Ora.

alTai pratico scultore . Nelle quali ftorie feguita bota di lauorare vn mol-

toftudiofo gjonane, chiamato FRANCESCO Erambilari

.

Ilquale ne ha quali, che a fine condotto vna, ntllaqur.le gi’ApoftoU



$63 T E R Z A P A R T E

ftoli ticeuono lo spirito sato,che è cola btililllma. Ha oltre ciò fatto vna goc
'

ciola di marmo tutta traforata,c con vn gruppo di putti , e fogliami ftupea.

dijfopra lacjuale(che ha da edere pofta in Duomo)va vna ftatuadi Marmo ijj

PapapioIIil de’ Medici Milanefe.Mafein quel luogo fofle lo Audio di qtìc

ft’arti,chc è in Roma,e in Fir«ze,harcbbono fatto, e tarebbono tuctauiaqus

fti valent’huomini cofe ftupcnde. e nel vero hanno al prefentegrand’obli-

go al Caualiere Leone Leoni Aretino :ilquale,come fi dirà,ha fpefo aliai da

nari,e tempo in condurreaMilano molte cofe antiche, formatedi geflopei

feruizio fao,e de gl’altri Attefki.Ma tornando a i pittori Milanefi, poiché Lio

nardo da Vinci, vihebbelauorato il cenacolo fopradetto, molti cercarono

d’imitarlo,equeAifuronoMarcho Vggioni, Scaltri de’ quali fi è ragionato

nella vita diìui.Ecoltre quelli,Io imitò molto bene,Cefare da seftoaoch egli

wilanefe.e fece piiidi quel,ches’è detto nella vita dinoflo, vn gran quadro,

che è nelle cafe della zeccha di Milano, dentro alqualcjcheèveramenteco.

pioro,ebel!iffimo,Chrifto è battezzato da Giouàni.E' anco di mano de! me-

defimo nel detto luogo vna tefta d’vna Erodiade con quella di san Giouanni

Battiftainvn bacino,fattecon bellifTimoariificio.E finalmétedipinfe cofiui

in san Roccho,fuor di portaRomana vna tauola,dcn troui quel santo,moh

togtouane,& alcuni quadri che fon molto lodan.Gaudentio Pittoi NÌlane-

(e,ilquale,mentrevifie,{ì tenne valent’huomo.dipinfein sanceifo latauola

dell’altar maggiore . Et afrefeo in santa Maria delle Grazie in vnacapellala

PatìIonediGiesuChrifin in figure quanto il vino con Arane attitudini,e do

po fece sotto queAa espella vna tatiola a concorrenza diTiziano,nellaquale,

ancor che egli molto fi pcrsuadeAe,non paflò l’opere de graltri, chehaueua

no in quel luogo lauorato.Bcrnardino del Lupino,di cui fi difie alcuna cosa

poco di sopra, dipinse già in Milano vicinoa san sepolcro la casa del signor

Gianftancesco Rabbia,cioèla facciata, leloggie, sale, e camere jfacendooi

molte trasformazioni d’Ouidio,& altre fauole con belleie buonefigure,ela

uoratedilicatamenterEtal MuniAcro maggiore dipinse tuttala faccjacagri-

dedeH’altare con diuerfe Aorie; c firoilrocn te tutta la facciata grande dell'a!*

tare con diuerse Aorie;& in vna espella ChriAo battuto alla colonna, cmol

te altre opere,che tutte sono ragioncuoli. E queAo fia il fine delie sopradet*

te vite di diuerfi Artefici Lombardi

.



'Ulta di ‘Ridolfo , 'Damt , eBenedetto Gril~

laudai. PittoriJiorentmi.

^ Ncorche Non paiainvn certo moclopoflìbile,chech{v«

imirando,efcguitaleveftigiad’alcun’huomoccceìl. nelle no-
ftrearti; nondcbbadiuenircingran partea colui finule: fi

H^';! vede nondimeno che molte volte i frategli,e* figliuoli delle g-
fonefingolari non feguitanoincioi loro parenti, & fìrana-

nietue tralignano da loro. Laqual cofa non penfo già io,che auenga perche
non vi fia, mediante ilfangue,la medefima prontezzadi fpiriro,& i! medefi»
nio ingegnoj ma fi bene da altra cagione: cioè da i troppi agi, & commodi, e

*daU’abondanza delle facoltà.clie non lalciadiuenir molte volte gl huomi*

*^ilbllccitiagUftudij>&induftriofi. Manonperò quella regola ècofifer-

C cc c

o
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ma,che anco non auengaalcuna volta il contrario.

Dauir jc Benedetto Ghirlandai, fe bene hebbono boniflìmo ingegno
, 3c

harebbono potuto farlo, non però feguicarono nelle cofe deH’arte Dome,

nicolor fratello; perciò che dopo la morte di detto lor fratello fi luiaronó

dal.beneoperarc.'conciofiache l’uno, cioè Benedetto andò lungo tempo

vagabondo}& l’altro s’andò ftillando il cernello vanamente dietro al Mo-

làico .

Dauitadunqae , ilquale era ftato molto amato da Domenico, & lui amò

parimente,e vino, e motto, finì dopo lui, in coropagniadi Benedetto fuo

fratello molte cofè cominciate da elio Donaenico , e particolarmente la

tauola di sanca Maria Nouella all’Altat maggiore, cioè la parte di dietro,

che hoggi è verfo il choro } Se alcuni creati del medefimo Domenico fini-

rono la predella di figure piccole, cioè Nicolaio fbtto la figura di santo

Stefano, fece vna difpncadi quel santo con molta diligenzaie Francefeo •

Granacci , Iacopo del Tedclco , e Benedetto fecero la figura di santo An-

tonino Arciuefeouo di Fiorenza, e santa Chaterina da Siena. Elia

Chiefa in vna tauola santa Lucia, con la tefta d un frate vicino al mez-

zo della Chielajcon molte altrepicture, e quadri, die fono perle cafede’

particolari.

Elicndo poi ftaio Benedetto parecchi anni m Francia, doue lauorò',

guadagnòalTaijefenetornòaFirenzecon molti priuilegij.e doni hauutida

quel Ke in teftimonio della Tua virtù.E finalmencehauendo attelònonfolo

alla pittura , ma anco alla milizia fi mori d’anni 50W Et Dauitte, ancora che

molto difegnafle,elauoralIeenon péro paltò di molto Bencdetto;je ciò potei

te auenire dallo ftar troppo bene, e dal non cenere fermo il penficro all’ar-

te
;
laquale non è trouatajfenon da chi la cercale crouata non vuole eflè-

re abbandonata, perche fi frigge. Sono di manodi Dauitte nell’orto de’

Monaci de gl’Angeli di Firenze in tefta della Viottola, che è dirimpetto alla

porta che va in dettò orto, due figure afrefeoa pie d’un Ciucifillo,cioc

San Benedetto, eSan Rotmsaldo, &:alcun’alrre cofe fimili poco degne,

che di loro fi faccia alcuna memoria . Ma non fu poco poi che non volle Da*

mitte attendere all’arce , che vi facefte attendere con ogni ftudio , epcrqncl-

laincaminalls RIDOLFO figliuolodi Domenico, efuo Nipoceicon*

-ciofijfle,c'he efiendo coftiri, ilquale eraacu-ftodia di Dauitte, gioumetw

•<li bell’ingegno, fugli meflo a elercitare la Pittura, e datogli ogni commcH

dità di ftudiare dal zio, ilquale fi penti tardi di non hauereegli ftudutola,

ma confumato il’tempo dietro al Mufaico

.

'FeceDauitlòpravngrolIo quavdrodiMOce,per mandarla alaediFran»

età, vna Madonna di Mufaicocon alcuni Angeli attorno, che fu molto lo-

data. E dimorandoa Montaione Caftello di Valdelfa-,per hauet quiui

commodifàdi vetri , di legnami, cdifornaa, vi fece molte cofe di vetri, c

Mulàicij-è-particoiarmenrealctim vafi,che furono donati ai Magnifico to'

renzo vecchio de’ Medici;etre tefte,cioè di san Piero, esan Lorenzo,*

Cjuella di Giuliano de' Mediciin vna reghiadi rame. Lequali fon’hc^

-in guafd-irobadel DucaTRidoltò in tanto, difegnaado al cartone

*chcLignoio., era tenuto de' migliori difegnatorjjchc vi fallerò j
e
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Bsolto amato da ognuno, e particolarmente da Raffaella Sanzio da Vrbi-

BO,chein quel tempo, effendo anch’egli giouane di gran nome, dime-
raua in Fiorenza , come s’c detto

,
per imparare l’arte

.

Dopo haucr Ridolfo ftudiato al detto cartone, fatto che hebbe buona pra»

ticanella Pittura, foitoFra Bartolomeo rii san Marcojne lapeagia tanio,a

giudizio de’ migliori, che douendo Raffaello andarea Roma, chiamato

daPapaGiulio secondo, gli lafciòa finirci! panno azurro,&altre poche
cofcjchemancauanoalquadrod’una Madonna, che eglihauca fatta per

alcuni gcntil’huomini Sanefi j ilqual quadro finito , che hebbe Ridolfo

conraoltadiligenza,lomandòaSiena . Enon fumolto dimorato Raffa-

elIoaRoma,che cercòper molte viedi condurre là Ridolfo ima non ha-

uendomai perduta colui la cupola di vcduta(comefidice,) ne fapendoli

arrecare a viuerefuor di Fiorenza, non accettò mai partito , che diuerfo, o
contrario alfuoviucrediFirenzeglifuffepropofto,

DipinfeRidolfo nel Monafterio delle Monachedi Ripoli due tauole a olio^

invnala Coronatione diN. Donna; e nell’altra vna Madonna in mezze a
certi Santi , Nella Chiefa di San Gallo fecein vna tauola Chtifto , che por-

tala Croce con buon numero di soldati la Madonna , & altre warie»

che piangono infieme con Giouanni: mentre Veronica porge il Sudario

aedo Chrifto,con prontezza, e viuacità. Laquale opera, in cui fono
molte tefte belliffime tritratte dal viuo,e fatte con amore, acqniftò gran

nome a Ridolfo. Vie ritratto Tuo padre, & alcuni garzoni, che ftauar.o

feco. E de’ fuoi amici il Pogginojlo Scheggia, &il Nunziata, cheèvna
teda viuiflìma . lIqualeNunziara,rebeneera dipintoredi Fantocci, era

in alcune colè perfona rara; & maffimamente nel fare fuochi lauorati,o

lcgirandole,chefifàceuano ogni anno, per san Giousnni. E perche era

coftuiperfona biir!cuole,e faceta, haueua ognuno gran piacere in con-

uerfandoconefiolui. Dicendogli vna volta vn Cittadino, eh? gli difpia*

ceuano certi dipintori, che non fàpeuano fare fe non cofe lafciucje che

perciò defideraua, cheglifacelle vn quadro di Madonna, che hauefie l'hoa

nedojfuffe attempata ,enon moueflealafciuiajil Nunziata glienedipinfè

vna con la barba. Vn’altro volendogli chiedere vn Crucifido per vna ca-

mera terrena,doue habitaua laSrate,enon fapendodirCife non io vor-

rei vn Crucififloper laStatejil Nunziata , che lo feerie per vn goffo ,g!ie

nefcccvnoin calzoni. MatornandoaRÌdo!fo,effendogii datoafare per

ilMonafterio dì Ceftcilo,in vna tauola la Natiuità di Chrifto, affatican-

doli aliai, per fuperare gl’Emuli fuoi , condullc quell’opera con quella mag-
gior fatica, c diligenza, che gli fu pollìbile.facendoui la Madonna, che
adora Chrifto fancmllino , san Giufeppo , e duefigure in ginocchioni, cioè

SanFrancetco,eSanHieronimo. feceui ancora vn bclhllimopaefe mol-
to limile al Saffo della Vernia,doue San Francefeo hebbe Icftiramate; &
foprak Capanna alcuni Angeli , che cantano . £ tutta l’opera fu di colo-

rito molto beilo , e cheha aliai rilieuo

.

Nel medefimo tempo, fatta vna tauola, che andò a Piftoia, mife mano a

due altre per la corap«gniadis.Zanobi,iche cacamo alla Canonica di santa

Jiariadcl Fiorerlequali haueuanoa mettete in mezzo la Kunziata,che già

Cccc ij
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•VI fece,comefi diflcnella fua vita, Mariotto AIbcrtinelIi. Condade^duqn* ^

Ridolfo afine con molta fodisfazione de glhiiomini di quella compagnialc

due tauole j facendo in vna san Zanobi , che rilufcita nel borgode gl’Aibizi

di Fiorenza vn fanciullo, che è ftoria multo pronta,e viuace, per cflerui tefte

affai, ri tratte di n atarale,& alcune donne, che moftrano viuamenteallegrez

za, e ftupor' nel vedere rifufeitare il putto e tornargli lo spirito : c neU’ahraè

quando da sei Vefcouièportato il detto san Zanobi morto da san Lorenzo,

doueera prima fotterrato,asanta Maria del Fiore jeche paiTan do pia piaz-

za di san Giouannijvn’olmo che vi era fecchojdoue è hoggi per memotiadel

miracolo vna colonna di marmo con vna Crocefopra, rimilefubito, chela

per voler di Dio toccho dalla cafla, doueera il corpo fan to,leffondi,& fece

fiori. Laqualc pittura non fo menbella,che Talcre fopradettedi Ridolfo.

E

perche quelte opere fiirono da quello pittore fatte viuendo ancor Dauitfoo

zio, n’haueuaquel buon vecchio grandiilìmo contento, e ringraziauaDio

d’cfler tanto viuuto,che vedea la virtù di Domenico quafi riforgercia

Ridolfo. Mafinalmenteeflendod’anni fettantaquattro,mentrefiappa-

recchiaua,co{ì vecchio per andare a Roma a prendere il santo Giubileo,sa-

malo , e morì Tanno 1515 , e da Ridolfohebbe fepolcura in santa MariaNo-

uella,douegTa]tri Ghirlandai. Hauendo Ridolfo vn fuo fratello negrange

ii di Firenze,luogo de’ Monaci di Camaldolijchiamato Don Banolonieo,iU

quale fu religiofo,veramentecofturaato,edabenc:Ridolfo,che molto lama

«a gli dipinfe nel ChiuftrOjcherifponde in fulTorto, cioè nella loggia dous

fono di mano di Paulo V cello dipinte di verdaccio le ftoric di san Benedec-

tOjen trando per la porta delTorto a man ritta, vna ftoria j doue il medefimo

santo fedendo a tauola con due Angeli a torno , afpetca che da Romano gli

fia mandato il pane nella grotta, &: il Dianolo hafpezzatolacorda co’ falli Et

il medefimo, che mette l’abito a vngiouane. Malamiglior figuraditutte

quelIe,chefono in quell’archetto,è il ritratto d’un Nano, che allora ftauaa!

la porta di quel Monafte. Nel medefimo luogo , fopra la pila dell’acqua sao-

ta,aITen trarc in Cbiefa dipinfe a frefeo di colori, vnas. Donna col figliuolo

in collo,& alcuni Angioletti a torno bellillìrai. E neìchioftro.chcèdinan-

zi ài capitolo foprala porrà d’unacapeìletta dipinfe a frefeo invn mezzo ton

do, san Romualdo,con la ChiefadelTHeremodiCamaldoIiinmano.Enon

molto dopo,vn molte bel Cenacolo,cheèin teftadei Reffettoriodeimcdeli

mi MonacijC quello gli fece fare Don Andrea noffì Abbate, ilqualeeraftato
j

Monaco di quel Monafterio,e vi fi fece ritrarre dabaffo in vn canto.Dipin-
'

Ce anco Ridolfo nella chiefina della Mifericordia in folla piazzadi san Gioua

ni in vna predella trcbelliffirae ftoriedellaN. Donna, che paiono miniate.

Età Mathio Cini in fulTangolo della fua cafa,vicino alla piazza disanta Ma-

ria Noueila in vn rabernacolecto la N. Donna, san Mathia ApoftobjSan Do

inenico,e due piccioli figliuoli di efib Mathio Ginocchioni, ritratti di nani*

raIe.LaquaTopcra,ancorchepicco 5a,’èmolcobcna, egrariofa. Allewonacbe

di sanGiroiamodelTordine ciisan Francefcodezoccholijfopralacoftadio

Giot^OjcSpinfcdue tau'oleùn vnaèsanGirolamoinpenitcnzamoltotó'i^

«efop^a nei'mezzo tondo vna Natiuità di Giefu Chrifto,enelTaltra,cheèè-

tfB^etio a qucfta9« vna Nunziata,cfopra nel mezzo tondo santa Maria Mi*

daloia
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dalena,clic{icotnnnica. Nelpalazzo.chcèhoggìcielDucajdipinfelaCa-
pc!!a,douevdiuanoMc{Ta {Signori, facendo nel mezzo della volta la san tif^

niaTrinità;e negl’altrifpartimenti alcuni putti,chetengonoi mifterij della

paÌlìone,ealcune teftefatteperidodiciApoftolijnci quattro canti fece gl’E

uaflgeliftiditìgureintere.&in tefta l’Angelo Gabriello,chc annunzia la ver

gne, figurando incerti paefi,la piazza delia Nunziata di Firenze Bnoalla

Chiefadisan Marco. Laqualc tuttaopera,èottimamentecondotta,cc5 mol

ti,ebelli ornamenti.E quella finita, dipinfein vnacauola, che fu pofta nella

Picuecii rrato la N.Donna,che porge la Cintola a san Tomafejche è inlìeme

congraltri ApoftoIi.E t in Ogni santi fece per Monfignor de’ Bona le, speda

lingo di Santa Maria nnoua,e Vclcouo di Cortona, in vnaraiiola la N.Don-
n2,sanGiouanni Bartifta,esan Romualdo. Era! medefimo,hauendoÌo ben

feruito,fccealcun’a!tr’opere,delIequa!] non accade far menzione. Ritrafle

poi le tre fòrze d’Hercole,chegia dipinle ne! palazzo de’ Medici A n ton Pol-

laiolo,per Giouambattilia della Pa!Ia,che lemandò in Francia.Hauendo fat

to Ridolfo quelle, e molte altre pitture,e trouandofi in cala tutte le malTeri

ziedalaoorareilMufaicOjCliefuronodtDauit Tuo zio, e di Domenico fiio

padre,&hauendo ancodalui imparato alquantoalauorare deliberò voler

prouarliafàr alcuna cofa di Mulàicojdifua mano j &cofi fatto, veduto che

gIiriulcràa,Tolfcafar l’arco cheèfoprala porta-delia Chiefa della Nunziata,

neiquale fece l’Angelo, cheannunziala Madonna . Ma perche non poteua

hauerpacicnzaacorometrerc que’ pezzuoli, non fece mai piu altro di quel

melliere. Alla compagnia de Battilani a femmoil Campaccio a vnaloro

Chiefetta,fecc in vna tauola i’AlTunzione di N.Donna, con vn choro d’An-
geli.e gl Apolloli intorno a! fepolcro . Ma effendo per dilauentura la llanza

doueell’era Rata piena di feope verdidafar baflionil’annodeirallediojquel

rhumidicàrintencrì ilgelTp,elafco! tecciò turta.Onde Ridolfo l’hebbe a ri

6re,e vi fi ri traile dentro. AllaPieuediGiogoIi in vn tabernacolo, che è in

lulIallrada,fecelaN.Donnacondue Angeli.Et dirimpetto a vn Mulino de’

Padri Romiti di Camaldoli,che è di là dalla Certofa in full’Ema , dipinfc in

vn’altro Tabernacolo a frefeo molte figure. Per leqnali cofe veggendofi Ri-

dolfo eilere adoperato a baftanza,&: ftandofi bene,-e con buone entrate, no
volle ahrimente ftillarfiil ceruelloafare tutto quello, che harebbe potuto

nella Pittura. Anzi andò pen landò di viucre da galant’huomo , c pigliarleia

comevcnrua.Ncllaveniua di Papa Leone a Firenze, fece i n còpagnia di luoi

huomini,e garzoni quali tutto Tapparato di cala Medici j acconciò la l'ala del

Papa,craltre Ranze, facendo dipignere al Puntormo, come fi c detto la Ca-
pella. Similmente nellenozzc del DucaGmlianOjcdcl Duca Lorenzo fece

gl’apparati delle nozze, & alcune profpettiue di Comedie. E perchefli da
que' Signori per lafua bontà molto amato, hebbe molti vffieij pei- mezzo lo

ro,c fu fatto di Conegro'.comc Cittadino honorato. Non fi Idcgnò an.co.id-

do!fodifàrdrape!loni,Rendar<{i,& altre cofe fiiEili aliai, emù ricordahauer
gli fcntitodrre,che tre volte fecele bandiere delle potéze, che^oleuanoogni

aonoarraeggiare,e tenere infeRaJaCicta.Etm’lcmma.ri lsuorauain botte-

ga fua di tutte le colcjonde mokigiouanilafreguen tauano, imparando cia-

scuno quello chepiu gli piaccua.Onde.Aato-aiodd'Ceraiolo, cUendo Rato
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co Lorenzo c!i Credìje poi con Ridolfo ri tiratofi da per fé fece molte opetei

e ritratti di naturale, la san lacopo tra folli è di mano di quefto Antonioia

natauolasan V'rancefcoje sanca Madalcnaapièd’uncrucifìiro, en^Scnii,

dietroaU’Altar maggiore,vn san Michelagnolo ritrattodal Ghirlandaio nei

i’olkidisanta Maria nuoua.Fu anche difccpolo di Ridolfo,e fi portò benifil-

nvo,Mariano daPefciajdimano delqualcè vn quadro di N.Donna,cóChii

fto fanciullo,santa LifabetajC san Giouanni,molto ben f3ttj,nella detta Gap

pelladi paiazzo,chegiadipinfe Ridolfo alla Signoria. Il medefiraodipinfe

di chiaro feuro tutta la cafa di CarloGinori nella fteada, che ha daquellafi.

miglia il nomcjfacendouiftoriede’ fatti diSanfone.con belliffima maniera,

E fc coftui bauelTe hauiuo piu lunga vita,che no bebbe»farebbc riufcitoecc,

Difoepolo parimente di Ridolfo fu Zoto del Nunziara,i!quale fece in s.Pic-

ro Seberaggio con Ridolfo vna tauola di N. Donna col figliuolo in braccio,

€ due santi.Ma (opra tutti gPal tri, fu carifiìmc a Ridolfo vn difcepolodiLo-

renzo di Credi,ilqualeftetteancho con Antonio del cavaiolo,chiamato Mi

chele, per effere d’ottima nacurajegiouane,che conducale fue opere confie-

rè22a,efenzaftento.Coftui dunquejfeguitando la maniera dÌRÌdolfo,lora-

giunic di maniera,che doue hauea da lui a principio il terzo deirutile,ficoa

dufleto afare infiemci’opere.t metà del guadagno.Oflcruòfempre Michele

Ridolfo,com€padre,eramo,efada lui amatodi maniera, che comecofadi

Im è ftato lèmpre, & èancora,non per altro cognome conoLiutOjChepMi-

chcle di Ridolfo. Cofto»'0 dico,che s’amarono come padre,e figliuolo,lauo-

rarono infinite opere infiera€,e di compagnia.E prima per la Chiefa dis.Fc-

lice in piazza,Iuogo allora de’ Monaci di Camaldoli,dipinfero in vna tauola,

Chrifto.e la N.Donna in aria,che pregano Dio padre perii popoloidabafloj

doue fono ginocchioni alcuni san li.ln santa Felicita fecero due capellc afre

fcOjUrate via praticanicnteiin vna è eliti fto morto con leMane, cnell’aitra

l’AfTuntacon alcuni santi . Nella Chiefa delie Monache di san lacopodalle

muratefeciono vna tauola per ii Vefcouodi Cortona de Bona fèe dentro al

Monafteno delle donnedi Ripoli. In vn’altra tauola la N. Donna,c certi saa

ti.AIlacapeliade segni fotto l’organo, nella Chiefa di santoSpiriiofccerofi-

milmcmein vna tauola la N.Donna>sant’Anna,c molti altri santi. Alla com

pagniade’Ncri, in vn quadro la decollazione di s. Giouanni B.attiSa. Etia

Borgo s.Frianoaile Monachine.invna tauola la Nunziata.A Prato in s.Roc

choin vn’alcra djpinfcro s.Roccho,san Baftiano,e la «.Donna in mezzo.Pa-

rimente nella cópagniadi s.Baftiano a Iato a s> lacopo fopc’Arno fecero vna

tauola,dentroui la N.Donna,s.Bartiano,cS. Iacopo . Et a S. Mattino alla Pal-

ma vn’alcra. E finalmente al Signor Aleftandro V itelli in vn quadro, chefii

mandato a Città di Caftello, vna Sant’Annajchefu polla in san Fiordo alla

capclladi quel signore. Ma perche furono infinite l’operc ,& i quadri, che

vfeirono della bottega di l<.idoIfo,e molto piu i ritratti di Naturalc,dirò folo,

che da lui fu ritratto il signor Cofimo de’ Medici,quado etagiouinctto,cbc

Iube!lilllmaopcr3,emohoromiglianteal vero. Ilqualquadrofiferba ancor

hoggi nella guardaroba di fuaEcc. Fu Ridolfo TpeditOjC prefto dipintorfi^

cene colè, e particolarmente in apparati di fcfte. Ondefcce nella venutidi

Carlo V.lmperadcre a Fiorenza, in dieci giorni vn’arco ai cauto alla Cuctt*
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lia.Etvn’aItro Archoin breuiflimo tipo alla porta al Prato ndia venuta dcl-
l’Iliuftrlfs.Sigriora Duchefla LeonorajCome fi dirà nella vj ta di Batnfta Fra»

co alla Madonna diV et agli,luogo dc’Monad di Camaldoli , fiior della ter-

radelMonte san Sauino,tece Rido!iO,hauendo feco il detto Bartifta Fraco ,

cMJchelCjin vnchioftretto tutte le ftorie della vi radi Giofefdi chiaro fcuroi

ia cticfalc tauoIedeìi’Altar maggiore,& a frefco yna Vifitazione di N.Don«

njjcheèbclla quanto al tra operaia frefco.che mai facefic RidoIfo.Ma fopra

tatto fu bellifilma figura neirafpetto venerando del voIto,il San Romualdo,
cheèal detto Aitar maggiore. Vi fecero ancbo altre pitture,ma baftihaucre

di quefic ragionato, Dipinfe Ridolfo nel palazzo del Duca Cofimo nella

meravcrdcvna volta di grottefche-sCTiellefàc-date alcuni paefi, che molto
piacquero al Duca. Finalinentcinuecchiato Ridolfo fi viueua aflailieto ha-

uendo lefigiiuole maritate , e vcggendo i mafchi afiai bene auiati nelle cole

della mercatura in Francia,& in Ferrara . E fc bene fi trouò poi in guifa op-
prelIodaliegotte,che e’ ftaua Tempre m cafa,© fi Tacca portare Icpra vna feg*

gioia, nondimeno portò Tempre con mokapacienzaqueliaindifpofizione,

& alcune difàuenture de’figliuoli. E portando cofi vecchio grande amore at

le cole dell’arte,voIeua intendere,& alcuna volta vedere quelle cofe,chefen

tiuamolto lodare di fàbbnche,di pittur«,& altre cofe firn ili, che giornalmen

refi fàceuano.Et vn giorno, che il Signor Duca era fuor di Fiorenza , fàttofi

portare fopralafua feggiola in palazzo, vi definò,e ftetre tutto quel giorno a

guardare quel palazzotanto hauolto, e rimurato da quello, chcgiaera,ohe

egli non Io riconofceua . E la fera nclparcirfi difie ,io moro contento, pero

cEepotròportarnuouadiJaa i noftrì Artefici, d’hauere veduto rifufcitarc

vn morto,vn brutto diuenirbelIo,6c vn vecchio ringiouenico. Vifie Ridol-

fo aDtiiTettantacinque,e morì Tanno 1560. c fu fepoltodoueifuoi maggiori

ÌDSantaMariaNouclla.E Michele Tuo creato, ilquale, come ho detto, non è

chiaraatoaltrimen ti, che Michele di Ridolfo, ha fatto dopochcRidolfola-

'fciòTarte,trcgrandi Archi a frefco fopra alcune porte della Citta di Firenze.

A S.GaIlolaN.Donna,s.CiouannÌBattÌfta,e^3n Cofimo, chefonfiitcccoR

bellilfima pratica. Alla.por.ca alPraro altre figure.fimili.Etalla porrà allaCro,

cciaN.Donna,s.Giouanni Baitifta,esanco Ambrogio. E' tauole,
e
quadri fen

za fine,fatti con buona pratica.Ecio per laiuabontà,e fufficienza Tho adope
rato piu volte,infieme con altritielTopere di palazzo.con mia molta fodisfa-

2ione,ed’ognuno.Ma quello,che in lui mi piacefommamente.oltrealTefle-

recgH veramente huoino dabene, coftumato, e timorato di Dio,fi è,cheba
femprein bottega buon numero di Giouinet{i,.a i quali infogna con incredi

bileamoreuolezza.Fu anco difcepolodi Ridolfo, Carlo Portegli da loco di

Valdarno; di /òpra di mano dclquale fonoin Fiorenza alcune iauole,& infi-

niti quadci.'in santa Maria Maggiore,in5anta‘Fclicira,ncUe Monache di Mon
ticelli.Et in Ceftello la tauola della capella de’ Baldefi a man ritta alTen trace

di Chicfa,nellaqualeèil martirio di «ante-ftomolo Yefeouo di Ficfolc,

Jljìiie della vita di Rtdo’fo (jhtrlandai,

Fitlore Fwrentino .
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Vita di iouannida Vdine Vittore .

N VDINE Città del Friuli, vn Cittadino chiamato Giouaa*

ni.della famiglia di Nani fii il primo che di loro attendelleal-

l’cferciziodcl ricamare; nclquale i! Ieguitaronopoiifuoi(i^

feendenti con tanta eccellenza, che non piude’NanifudettJ

la loro cafata,ma de’Ricamatori.Di coftoro dunque vn Frau*

Ce/co che vilTe/empreda honorato Cittadino,attendendo alle caccic,&al'

trifomigUaniiefetcizij,hebbe vn figliuolo l’anno 1494. alqualepofenoffii

Giouannitilqualeeflendo ancor putto, fi mofttò tanto inclinato aldifcgno»

che era cofa marauigliofa;percioche feguitando la caccia,e ruccellarediflif

al padre,quandohaiiea tempo riiraeua Tempre, cani, lepri, capri, ScinS®'

ma tutte le forti d’animali,& d’ucccllijchegliveniuano alle mani. Ilctehcc'

ui>
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aa,perG fatto modo,che ognuno ne ftupiua
.
Quella inclinazione veggédo

Franccfcofuo padre,lo condullca Vinezia.elo pofe aimparare l'arte deidi

legno con Giorgioneda Caftelfiranco, Colquale dimorando il giouane,fèn

tì tanto lodare le colè di Michelagnolo,e KafTaelIojche lì rifoluè d’andare a

Roma ad ognimodo. E cofihauato lettere di fauore da DomenicoGrima-
noamicilEmo di luopadreaBaldalTari Caftiglioni lègretario del Duca di

MaQtoa,& amicifìimodi Raffaello da Vrbino, fc n’andò Jajdoueda elio Ca
ftiglioni effendo accoromodaco nella fcuola de Giouani diRaffaello,appre-

lfottimamenteiprincipijdcli’arte,ilchcèdigrandeimportanza. Percioche

quando altri nel cominciare piglia cattiua maniera>radc volte adiuiene,ch’-

dia fi lafci lenza difEcultà,per apprenderne vna migliore. Giouanni adunq>
cflendo flato pochiilimo in Vineziafotto la dilciplina di Giorgione,veduto

l’andar dolce, bclloiegraziolò di Raffaello, fi djlpole,corae giouanc di beli’ia

gegno a volere a quella maniera attenerfi per ogni modo. Onde alla buona
intenzione corrilpondendo l’ingegnojcla mano, fece tal frutto, che in bre-

uiffimo tempo Teppe tanto bene dilcgnare, & colorire con grazia, e facilitai

che gli riufeiua contraiate benillìrao,pet dirlo in vna pjrola,tutte Iccofe na
turali,d'Anima!i,didrappj,d’inftrumenti,v3fi,paefi, cafamenti, e verdure.

In tanto che niun de’ giouani di quella fcuola il luperaua. Ma Ibpratucto fi

dilettò fomroamen te di face vccclii di tutte le Ibrci, di maniera, che in poco
tempo ne condufie vn libro tanto vano,e beiio,che egli era Io rpalIo,& il tra

fluilodiRafiaello.Appreiroilquale dimorando vn Fiamingo, chiamato Gio
uanni,ilquale era Macilro Ecc.di fir vagamente frutti,toghc, e fiori fimiiiifi

mi al naturale, fé bene di maniera vn poco Icccha, e ftentata j da lui imparò
Giouanni da Vdine a fargli belli cornei! Maellro; de che è piu con vna certa

maniera morbida e pallol'a>iaqua!eil fece in alcune cofe,come fi dirà,riuni-

te eccellentiflìmo . Imparò ancoafarpaefi con edifizij rotti
,
pezzi d'antica-

gìiej&cofi a colorire in tcle,paefi, e veizure, nella maniera,che fi è dopo lui

vfaio non pur da i Fiaminghi,ma ancora da tutti i Pittori Italiani . Raftaelio

adunqucjche molto amò la virtù di Giouanni, nel fare la tauola della santa

Ceci]ia,cheèin Bologna fece fare a Giouanni vn’organojche ha in mano ql-

bfantajilquaielo coatrafe tanto benedai veio,che pare di rilieuo, & anco-

ra tutti gli ftrumenti muficali che fono a piedi di quella santa, e quello , che

importòmoltopiu, fece il luo dipinto cofi limile aquellodi Raffaelloichc

pared’una mcdcfimamano.Non molto dopo cauadofi da san Piero in Vin*
cola,frale ruine,& anticaglie del palazzo di Tito, per rrouar figure, furono
ritrouate alcune ftanze focterra,cicoperte tu tte,e piene di groctefehine, di fi

gare piccole,e di llotie,con alcuni ornamenti di fiacchi baifi.perche andaa
Qo Giouanni con Raffaello,che fu menato a vederle, refiarono l’uno, e l’al-

tro ftupefatti della frefehezza,bellezza, 3c bontà di quell’opere
,
parendo lo-

rogran cofa ch’elle fi follerò li lungo tempo confetuate.Ma non era gi à fat-

to non eflendo fiate tocche,nc vedute dall’aria, iaquale col tempo luole con
fumare,mediante la varietà delle ftagioni ogni cofa. Quelle grottefehe adun
que(chegrortcfchefurono dettedcli’cllere fiate entro alle grotte ritroua-

te}fattecon tanto dilegno,con fi varij, e bizarri capricci, e con quegli orna-

taemi di fiacchi Io ttili, tramezzati da varij campi di coloij,con q uelle fioriec

Dddd
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ti!ie cofi belle, e Ieggia<.1re, en crarono di maniera nel cuore , e nella raenrea

Gioiiannijche datoli a quello ftudio.non li contentò d’unafola volta, o due

dilegnarle,e ritrarle.E riufcendogli il farle con faci!irà,&con grazia, non gli

mancaua fe non haiiere il modo di fare quelli llucchi, fopra iquali le grotre-

fche erano lauorate.Et ancor che molti innanzi a lui , come s’è detto hauef-

fonoghiribizzacouifopra,renzahaucraltro trouatocheil modo di fate al

fuoco lo fluccho congeirojCaldna,pecegreca,cera,emattonpefto, &atnet-

tcrlo d’oro.non però haueuano trouacoil vero modo di fare gli ftucchj,limU

li aquellijchelìeranoin quelIegrotte,eftanzc antiche ritfouari. Ma&cer-

dofi allora in s.Pierogl’archi,e laTribuna di dictro,come fi dilTe nella vita di

Bramante, di calcina, epozzolana
,
gettando ne’ caui di cetra tutti grintagìi

de’ fogliami,de grVouoli,& altre mcmbraicomincio Giouanni, dall’ confi-

dare quel modo di fare con calcina , e pozzolana, a prouarc fegli riulciuail

farfiguredibalToriiieuo.e cofiprouandofigli vennero fatte afuo modoia

tuttcle parti,eccctto, che la pelle vkima non veniua con quella gentilczzi^c

finezza,chemoftrauanoraniiche,neancho cofi bianca, perlocheandòpea

fandodouereelTerenccelTarioraefcoIare con la calcina di Treuerrinobian-

ca,in cambio di pozzolana,alcuna cofa,che fufle dì color biancho,petche,do

po hauer prouato alcun’altre cofe,fatco predare fcaglie di treucriino, trouò

chefaceuano aliai bencj ma tuttauia erail lauoro liuido c non bianco, & tm

uido,egraneliofo. Ma finalméte fatto pedate Icaglie del piubianco marmo,

che li trouade,ridottolo in poluere lottile,e dacciatoIo,lo mefcolò con calci-

na di tceuertino bianco>e trouò,che cofi veniua fatto fenza dubbio ninno, il

vero duccho antico con tutte quelle parti che in quello haueua difiderato.

Dellaqualcofa molto rallegratoli,modrò a Raffaello quello, chehaueadt-

to.-onde egU>che allora ftcea, come s’èdetto
,
per ordinedi Papa Leonci.lj

loggie del palazzo rapale j vi fece fare a Giouanni tutte quelle volte di ftuc-

chi,con bellilTimi ornamenti, ricinti digrottcfche, limili all’antichc,c conva

ghiflìme,ecapfricciofe inuenzioni, pietre delle piu vane, edrauaganticole,

che fi pollano imaginare.E condotte di mezzo, e ballo rilieuo tutto quell’or

namentOjIo tramezzò poi di doriecte,dipaefi,difogliami,cvariefrcg{aturf}

nelle quali fece lo sforzo quali di tutto quello, che può far l’arte in quelgc*

nere.Nellaqualcola egli non fòlo paragonò gl’anrichùma per quanto li può

giudicare dalle cofè, che fi fon vedute
,
gli fuperò

.

percioebe qued’opercdt

Giouannijper bellezza di diléguo inucnzionc di figure,c colorito,o iauoia-

tedi duccho,'odipinte,lonofenzacomparazionemigliori,chequcll’anti-

che,lequaUfi veggiono nel Colofreo,c dipinte allezermedi Diocleziano,

&

in altri luoghi.Ma douefi pcllonoin altro luogo vedere vccclli dipinti,'cb*

piu lìeno,perdircofi,alcoìorito,allepiume,cin tutte raltreparti,viui,c ve-

ri,di quelli,che fono nelle fregiature,c prladri di quelle loggic. I quali vi io-

nodi tante forti, di quante hafaputo fare la Naturai alcuni in vn modojK
altri in al troie-moiri {.-redi fopra mazzi,lpighe,TpanoCchie,non pur digraoi,

-migii,e faggine,-ma di tutte le maniere biade, !egoTni,efrutti,che ha per bifo

.gRO,€nut-ii-mento degl’vccelli in tutti i tempi prodotti la terra;. Sinnlmfore

’de’pdcije tatti am-mali deìracqua,emoftri Marini, che Giouanni fecad

loedefimoluogOjper n-CHi poierfidir tanto chenonfia poco.fianitgliopif*

iaiJacoiifile.nii®,clì-cmcticAfi a v-cd ere tentare !'m!pL'lìibi!e.Ma che duo tsd
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lcvariefortìcIifi:uiti,e<lifiori,chevifonorenzafine’,cdi tutte le maniere,
qualità,e coloti,chein tutte le patti del mondo sa produrre la natura, in tue

telcftagionidcll’annofE cheparimen te di varijinftrumenti Muficali,chevi

fono oaturaliflìmiJE chi non fa,come cofa notiilìma, che hauendo Giouàni

in tefta di 4ueftaloggia,douc ancho non era riloluto il Papa che fere vi lì do
udledi muraglia,dipinto,p accompagnare i veri della loggia, alcuni balau-

ftrijcfopta quelli vn tapetoichi non fa dicojbilognandonc vn giorno,vno in

frctta,per il Papa,cheandauain Bel Vedere,che vn palafreniere,ilquale non
lapeuail fatto, corfe dalontano p ieiiare vno di detti tapcti dipinti , c rimale

ingànato:-In lemma lì può dite con pace di tutti glaltri Arnfici,che p opera

coll fetta,quella fia la piu bclla,la piu rara,
e piu ecc.Pittura, chemai lia llata

veduta da occhio mortale. Et ardirò,ohre ciò d’affermare, quella edere Hata

cagione,che non pure Roma, ma ancora tutte l’altre parti del mòdo lì fieno

ripiene di quella forte pitture.pcioche,oi tre all’elferc flato Giouanni rinoua

tote, e quafi inuentore degli ftucchi , c dell’altre grottefehe, da quella fua

opera, cheèbclliflìmahano prefol’cfcmpiochi n’ha voluto laiiorarerfenza

chcigiouani,che aiutarono a Giouannijiquali furono molti,anzi infinite in

diuerfi tempi,l’imparorono dal vero Maeftro, e ne riempicrono tutte le prò

uincie. Seguitando poi Giouanni di fere lòtto quelleloggie il primo ordine

da balTojfece con altro ediuerfo mógli fpartimcnti de’ ftucchi,e delle pittu-

re nelle facciate,e volte deiraltreloggic^raa nòdimeno ancho qllefuron’ bel

lilfime,p la vaga inuenzione de’ pgolati finti di canein vari; fpartiméti,Je tue

ti pieni di viti cariched’vuc,di vitaibe,di Gellbmini,di Rolàiie di diuerfe fot

rianimali,e vecchi . Volédo poi papa Leone ferdipignere la fala,douellà la

guardia de’Lazi al piano di dette loggiejGiouàni,oltre alle fregiature,che lo

no intorno a quella fala,di putti, Leoni,armi Papalijegrotefchei fece p le fec

eie alcuni fpartiméci di pietre Mifchicfintedi varie lòrti,e limili all’incrolla-

turcantiche,che vlarono di fare i Roman: alle loro Terme,Tépi,& altri luo-

ghijCome lì vede nella rit6da,e nel portico di s.PÌero.in vn’aitro lalotto a ca-

ro aquellojdouellananoi cubiculari) fece Raffaello da Vrbino in certi taber

oacoii alcuni Apolloli di chiarofcuro,gradiquàcoil viuo,e bellilììmiie Gio-
uàni loprale cornici di qli’opa ritraile di Naturale molti Papagalii di diuetlì

coioti, iqli allora haueua s.Sane coli achoBabuini,Gaitimamoni,Zibertj,6c

aliti bizarri animali. Ma qll’opa hebbepoca vita, pcioche pp.Pauio 4. p fare

certi Tuoi llazioi,e bufigattoli daritirarlì,guallò quella llàza,epriuò ql palaz

zod’un’opafingolarc. ilchenó harebbe fatto ql san r’hucmo,s’egli hauclfe

hatmtogullo nell’arti del difcgno.Dipinle Giouani i cartoni di qllc fpallicre

epanidacamcrcjchepoi furono telIufidileta,ed’oroinFiàdra} nei quali fo

no certi putti che fcherzano intorno vari) felloniiadorni dcli’imprele di pp»
Leone,c di diuerfi animali ritratti dal naturale. iqualipanni,che fono colà

tariffima,fono Scora hoggi in palazzo. Fece fimilméte i cartoni di certi araz-

zi pieni di grottelchc,chellano nelle prime ftaze del cóciftoro. Mentre che
Giouanis’affaticaua in quell’opcre,,cflendo flato fabricato in rclla di Borgo
nuooo,vicino alla piazza di s.Picro,il palazzo di M.GiouSbaiiilla dall’A qui

lajulauoratadi llucchi la maggior parte delia facciata, perniano diGiouan
tiijchefu tenuta cofa fingolare. Dipinfe il medefimo,clauorò tutti gli

Cucchi, che fonoailaloggiadclla vigna, che fece fere Giulio Cardinale de’
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MeJicijiottò Monte Mario,doue fono AntmaÌi,grotterchejfèftonr,efre^j

ture tanto belle,che parein qneftaGiouanni haaer voluto vincere, elupeta

rcremedefimo. Ondemeritò da quelGardinale,chenioIto araòlavirtù

fuajolrreraoltibenefizi), hauuci per luoi parenti, d’hauerper fcvn Canoni-

cato di Ciuitale ne! Fciulij cheda Giouanni fu poi dato a vn fuo fratello H»
ucndo poi afire al medefimo Cardinale pur’in quella vigna, vna fonte do-

ue guarda in vna tefta di riofante di marmo per il niffolo , imitò in tutto, ep

tuttofi tempio di Nettunno (danza poco alianti data trouata frarantiebe

ruinedi palazzo maggiore, adorna tutta di colè naturali marine: fatti otd-

niamen te poi vari) ornamenti di duccho) anzi fuperòdi gran lunga l’arrifi-

zio di quella danza antica,coI fare fi bclli,& beneaccommodari quegranimi

li , conchigIie,& altre infinite cofe fomiglian ti . E dopo queda fece vn’altra

fonte,raa faluatica nella concauità d’un fofTaro, circondato da vn bofeo
j fi-

•ccndo calcare con bello artifizio daTai tari,e pietre di colature d’acqua, goc

ciole, eZampilii, che pareuano veramente cola Naturale . h nel piu alcodi

•quelle cauerne,e di que’fadìfpugnofi, hauendo compoda vna gran teftadi

Leone a cui taceuano ghirlanda intorno fila di capei VenereSc altreethear

rifiziofamentequiiii accommodatcjnon fipotria credere quanta graziadef

ibnoa quelfaluaticoin tutte le parti bc!lijHmo,v^oltread ogni credenza pia

ceuole. Finita qued’opera,poi che hebbe donato il Cardio alca Giouannivn

Cauaiieratodi s. Piero
,
lo mandò a Fiorenza : accio che fona ne! palazzo

Medici vna camera,cioèin fui can to,doue già Cofimo vecchio, edificaror di

quello haueafàtta vna loggia,per commodo,e raguuanza de’Cittadtni/ecó

do che allora coftumauano le famiglie piu nobili^ la dipàgnefle tutta di grot

tefche.e di ducchi.Ellcndo data adunque chiufa queda loggia condifegno

di Michelagnolo Buonarroti.e datole forma di camera > con duefinedreia*

ginocchiate,che fìirono le prime di quella maniera fuora de’ palazzi frrratr,

Giouanni laaorò di fèucchi,e pitture tutta la volta,facendo in vn tondo lefei

palle, arme di cafàMedici,fodeniuedatreputri di rilieuo conbclliflìmagta

zia,& attitudine . Oltra diquedo vi fece molti bellifllmi Animali, emolw

beli’imprefe de gl’huoraini,e signori di quella cafallludriffima, con alcune

dorie di mezzo rilieuoj forte di duccho . E nel campo fece il redo di pitture,

fingendoledi bianco,e nero a vfodi Carnei, tanto bene, chenon fipuo me-

glio i raaginare. Rimafo lotto la volta quattro A rchi di braccia dodici I’udo,

& alti fd , che non furono per allora dipinti, ma molti anni poi daGiorgio

Vafari
,
giouinetto di diciotto anni, quando ferniua il Duca Aledandrode’

Medici fuo primo Signore l'anno 1555. Ilqual Giorgio vi foce doriede’fetà

di Giulio Cefarejaì! udendo a Giulio Cardinale fbpradctto,chel’haueafaw

fare. Dopo foce Giouann i a can to a queda camera in vn a uo! ta piccola a ras

za bottealcune cofe di duccho,-bade bafle,& fimilmente alcunepitturcdtf

ibnoxaiifame . Lequali ancor che piacefleroa que’ Pittori, che aìloracran»

a Fiorenza, comefatte confierezza, e pratica marauigliofa;epicncd‘innea*

aioni terribili,ecapricciofoiperò che erano auezzia una loro maniera ftena

tai'&.a fare ogni cofa,chc mettcuano in opera con ritrarti tolti dal nino,o

ime'non rifbiatirncn le lodauano interamente, ne-fi mettcuano, non nell**

dlando pcrauencura loro l’animojad imitarle .Efièndo poi cornato Gio#***
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m a Romajfece nella loggia d’Agoftino Chigii , laquale hauea di jainra Raf-

&cilOjcrandaua tuftaQÌacondu«doafinc,vn ricinto di felloni grofll,ator-

Doa torno a gli fpigoli, e quadrature di quella volta
,
facendoui ftagionc per

iftagionedi tutte leforti fr«tte,fiori,cfoglie,con tanto artifizio laaorace,chc

ogoicofa VI fi vede viua,e fiaccata dal muro,e naturaliffima. E fono tante le

varie maniere di frutte e biade , chein quell’edera fi veggiono,cheper non
raccontarle a vna a vnajdiròfolo,che vi fono tutte quelle, che in quelle no-

ftre parti ha mai prodotto la natura. Sopra la figura d’im Mercutio,che vo-

lajhafinio perPriapo vnazuccha,attrauetlatada vilucchi,chehapcr reflico

Itduc petroociamtevicinoalfiorediquellaha finto vnacioccbadi fichi bru

giotrigrolTìjdentroa vnode’quaii,aperto,e troppo fatto, entrala punta del

lazuccha còl fiore.Ilquale capriccio è efprefib con tanta grazia ,chepia non
li può alcuno iniaginarc.Ma che piufperfinirla,ardifCo cl'afFermarccheGio-

uanniinqueflo genere di pitture ha palTato tutti coloro, cheinfimilicofc

hanno meglio imitata la natura
.
percioche, oltrealfaltrccofè, infino i fiori

del fambuco;delfinocchio,e deH’altre cofe minor i,vi fono veramente flupé-

diffirai. Vifivedefimilmentegran copiad’AtiimaIi,factinelleJunette, chefb

•no circondate da queftifefloni,5c alcuni putti, che teugOnoin mano ifegni

degli Dei.Ma fra gl’altri vn Leone,& vnCauallo Mafino,pcreffere bellifiì-

mi feorti , fono tenuti eofa ditiina-. Finita quell’opera veramen te fingolare

frceGiouanniin Caftélsanr’Agnolo vnaftufa bel!illìma,cnel palazzo del

Papa, oItreaIlegiadette,moItealtreminucie,che perbreuità fi lafciano.

Morto pòi Rafiàellojla cui perdita dolfe molto a Giouannij &cofi anco ma-
cato P3pai.eone,pcr non hauere piu luogo in Romal’arti deldifegno,ne

altra virtuyfi rrarrenneeflbGiouanni molti meli alla vigna del detto Cardi>

nalede’ Medici in^alcunc cofé di poco valore. E nella venuta a Roma di Pa-

pa Adriano non fece alt-ro,che le bandiereminori del Caflello, lequali egli

al tempo di papa Leonehaueadue volterinouate, rnfiemecon lofrendardo

grande, che fra in cima dell’ultimoTorrione. fece ancho quattro bandiere

quadre quando dal detto Papa Adriano fu canonizato santo , il beato Anto
ninoArciuefeouodifiorenza, &saiu’‘Vberto flato Vefcouo di nonio qua-
le Città di Fiandra . De’ quali flendardi, vno, neiquale è la figura del detto

Santo ÀntonmOjftt dato allaChiefa di san Marco diPirenze,doue ripofa il

corpo di quel santojvn’altrojdentro alquale è il detto sant’V berrò , fu pollo

in santa Mariade Anima;Chiefa de’ Tedefchi in Roma » e gl’altri due furo-

no mandati in Fiandra. Eflendo poi creato Sommo Pontefice Clemente set

timo , colqualehaùeua’Giouanni molta feruitu,egll, che fen’eraan-dato a

Vdine,-per fuggire la pelle,tornò fubito a Roma} doue giunto, gh fu fatto

frre nella coronazione di quel Papa'vn ricche, e beirornamcnto fop'rale

fcalcdisan Piero. E dopofu ordinato, che egli, cPerino del Vaga facefie-

ro nella volta della sala Vecchiajdinanzi alle ftanze da ba-flo, che vanno dal-

le loggie, chegia egli dipinfe, alle ftanze di torre Borgia,alcunepi tiure.On-

deGiouanni vifecevn beliiffimo parrimentodi -ftuCehicon molte grotte-

fche.ediuerfi Animali ; c-Pertno i Carri de’ fette Pianeti . Haueuano ancho
idipignerele facciate della medefiraa sala, nellequali già dipinfe Giotto.,

fecondo cheferiue il Platina nelle vice de’ Pontefici, alcuni Papi, che erano
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fiati vccifì per la Fede di Chnfto , onde fu detta vn tempo quella ftanzadafai

ha de’ Martiri; ma non fu a pena finita la volta, che {accedendo rinfcliriiE.

roo facchodi Roma, non fi potè piu oltre reguitare,pcrche Giouanni,hauea

do affai patito nellapcrfona e nella roba, tornò dinuouo a Vdinecon ani-

mo di ftarui lungamente, manon gli venne fatto, perciochc tornato Papi

Clemente da Bologna, doue hauca coronato Carlo Qiiinto,aRomaifatto

quiui tornare Giouanni, dopo hauergli fatto di nuouo farci ftendardidi Cj

ftcl sant’ Agnolo, glifeccdipignere il palco della Capclla maggiore, eprin.

cipaledisan Piero, doueèl’altare di quel santo, in tanto, effendo morto

fra Mariano, che haueua Tuftizio del piombo , fu dato il luo luogoa Badia-
|

no Vimziano pittore di gran nome, & a Giouanni fopra quello vna pendo-

nedi ducati ottantadi camera. Dopocficndo ccffatiingran parteitraua-

gU del Pontefic©,e quietate le cofe di Roma , fu da fua santitàmandatoGio-

ttanni con molte ptomefle a Firenze, a fare nella fagreftia nuouadi san Lo-

renzo, fiata adorna d'eCccllcntifiìme fculturc da Michelagnolo, grornamta

ti della tribuna piena diquadri sfondati, che diminuifeonoa pocoapoco

verfo il pronto del mezzo. Mefiouidunque mano Giouanni, lacondufle,

con l’aiuiodi molti fuoihuomini ottimamente a fine con belliffimi foglia-

mi,to{oni,& altri ornamenti di ftuccho,ed’oio. Ma in vnacofamancòdi

giudizio . Conciofia , che nelle fregiature piane, che fanno le coftoicddla

volta,& in quelle» che vanno a.tcauerfo , rigirando i quadri , fccealcunito-

gUami,vccllj,raafchertj&figure che non fi feorgono punto dal ptanojperla

diftanza del luogo, tutto chefiano belliffimeje perche fono tramezzate di co

lori,' la douefèl’haucfle fette colorite,renz’altro, fi {àrebbqno vcduce,c tutta

l’opera fiata piu allegra,e piuriccha.Non reilaua a faifi di quefi’operafinon

quanta harebbe potuto finire in quindici giorni , riandandola in certiluo»

ghi, quando venuta la nuoua delia motte di Papa Clcmea te,venne mancoa

Giouanni ognifperanza,cdi quello [n particolare, che da quelPontefice

afpcttaua per guiderdone di queft’opera. Ondeaccortofi, benché tanti,

quanto fiano,le piu volte, fallaci le fperanze delle corti j& come rcllino

ingannati coloro che fi fidano nelle vite di certi Principi , fe ne tornòaRo-

ma. Douefe bene harebbe potuto viucre d’ufficij.e d’entrate, elcruircil

Cardinale Hippolico de’ Medici, & il nuouo PonteficePauIo terzo; firifo!*

tìèa rimpatriarfijC tornare a Vdine. ilquale penfiero hauendo mclload

effetto, fi cornò a ftarc nella patriacon quel filo fratello, a cui hauca datoii

Canonicato , con propbfito di 'piu non voler adoperare pennelli . Mac»

anche quefto gli venne fatto, però che hauendo prefo Donna e hauutofi-

gliuoli , fu quali forzato dairinftinto,che fi ha naturalmente d’alleaare,&

lafciare bene ftantii figliuoli , a rimecterfi a lauoiarc.

Dipinfc dunque a prieghi del padre del Caualicr Giouan Francefeo di

Spilimbcrgo , vn fregio d’una fala pieno di feftoni, di putti , dj frutte, &al*

trefantafie. Edopoadprnòdi vaghi fiacchi, e pitture la capcUadiSaou

Maria di Ciuitale. Et ai Canonici del Duomo di quel luogo feceducbcl-

litlimi ftendardi. E alla fraternità di santa Maria di Caftelloin Vdinedipia*

{cin vn ricche Gonfalone, la N. Donna col figliuolo in braccio, &vn’Ao*
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I
j.g^:ofiiIÌino , che gli porgei! Caftei'o, che èfbpra vn Monte nel raez-

Patriarca d’Aqui!ea',Grimani, vna hd-

VEnerac{iftuccm,epitcarejciouelono alcuneftonetcc beiUfiimedi

^*!‘®^arFrancefcoSaluiati,

r ajrocnte l’anno mille dnquecentoecinquanra, andato Giouanni a

nfaapMiatcilsantilTìmoGiubiIeoa piedi, e veftito da Pellegrino po-

amentc,&in compagniadi gente bada, vi ftettcmolti giorni fenz’cli

rlconolciucodaniuno. Ma vn giorno andando a San Paulo, fu ricono-

rutodaGiorgio Vafaci,che incccchio andana al medeiimo perdono ia

rLpa'^niadi Mefler Bindo Altouidfuoamicifrmio.

NeeoaprincipioGiouannidiederdeirojmatinalmentctuforzatoafco-

a dirgli, che hauea granbifogno deliuo aiuto appreflo alPapa,

‘sconco dellafuapenfione,chehaueuajn
fui piombo, laquale glivemua

negata da vn Fra Guglielmo Scultore GenO€{e,chc haueua queli’ufììcio

hauutodopolamortèdifraBaftiano.

Deilaqual cofa parlando Giorgio al Papa , fu cagione , ene i obhgo fi ri*

noub, e poi fi trattò di farne per mutainvn Canonicato d’Vdincpervn fi-

gliuolo di Giouanni . Ma eflendo poi di nuouo agiratc da quel Fra Gu-

clielraojfcne venne GiouannidaVdinea. Firenze, creato chefu Papa Pio,

perefiere da Tua Eccellenza apptedo quel Pontefice ,
col mezzo del Vaiali,

aiutato, efauorito.

Artiuato dunquea Firenzefu da Giorgio fatto conofcereasuaEcceliea-

zallluftriffimajcon laquale andandoaSiena,c poidiiìaRoma doue an-

dò anco la Signora DuchefTa Leonora, fii in giiifa dalla bcnigniràdel Du-

caaimato , che non folo fu di tutto quello difideraua confolatOjma dal Pon-

tefice meflo ih opera con.buona prouifione adar perfezione, c fine all’vUi-

maloggia, laquale è fopra qudla,chegli hauea già fatta fare Papa Leone.

E quella finita
,
gli fece il medefimo Papa ritoccare tutta la detta loggia pti-

ma . Il che fu errore, & cofa pococonfiderata
.
percioche il ritoccarla a fec-

chojle fece perdere tu ttique’ colpi madlreuoli,che erano fiati tirati dal pen-

nello di Giouanni nell’eccellenza della fila miglioreetàje perdere quella fre-

fchezza , e fierezza,che lafacea nelfuo primo efiere^cofa rariilìma.Finita que
ft’opera, efiendo Giouanni di fettanta anni , fini ancho il corfo della fua vita

l'anno 15Ó4, rendendo lo spirito a Diom quella nobiliilìma Città, che l’ha-

uca molti anni fatto viuete con tanta eccellenza, e fi gran nome- Fu Giouan-
ni femprejtna moltopiu ne grultimi Tuoi anni,timorato di Dio,&:!buó chd-
ftiano; e nella fua giouanezza fi prefe pochi altri piaceri , che di cacciare , Se

vcccilare. Et il fuo ordinario era
,
quando era giouane, andarfene il giorno

deìlcfefiecon vn fuo -{arrte a caccia, ailontanandofi tal volta da Roma dicci

raig!ia,per quelle campagne. E perche-tìraiiabcniilìmolorcòppio; c laba-

Icftra, rade voltetornauaa cafa, chenonfuficil iao fante carico d’oche lal-

*5atichc, colombacci
, germani, e di quelfaltre bcftiaccie ,

che fi crouano in

padiili
. £ {^^ Giouanni inuentorc-,^fecondo, che molti affermano, nei

^vdi tela dipinto , che fifa per addupparfia quello, e tirar fenza cllcre

fiere veduto, lo feoppio . E per quelli ciexcizij d'vccl;arc, c cacciare.
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C dilettò di tener Tempre cani,& allcuarne da Ce ftcflo . V olle Gioaanoijj^

quale merita di ciTerc lodato fraimaggiori della fuaprofeffionc,e0ctef{.

polto nella Rironda,vicino al fuoMacftro Raffaello da Vrbino, per non
ftar

morto diuifo da colui , dalquale viuendo non fi feparòil fuo animo gistnaj

E perche l’uno.e l’altro,come fi è detto, fu ottimo Chtiftiano, fipuo crede,

rcjcheancoinficmefianoncirctcrna beatitudine.

Jlf'iie della vita dtGiouannida Vdine.
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VITA DI BATTISTA FRANCO
PITTORE VINIZIANO.

Attista FrancoVinizÌario‘,hauendoneHafuaprÌm*

S
fanciullezza attefb aldifegnojcome colui, che tendeua

alla perfezione di quell’arre,le n’andò di venti anni a Ro-
ma.Doue poi che per alcun tempo, con molto ftudio heb
be atteio al di(egno,e vedutele maniere di diuerfì,fi rifol-

uè non volere altre cofe ftudiare,ne cercare d’imitare, che

i difegni, pitture, e fcul ture di Michelagnolo. perche da-

tolìacercarenon rimafcfchizzojbozzajocofa, non che altro ftataricrattada

Michelagnolo,che egli non difegnafle . Onde non pafsò molto , che fu de’

primidiregnatori,che ffequentalTìno laCapella di Michelagnolo. Eche
fupiUjftetce vn tempo fenza voleredipignere,o fare altra cofa,chedifegnare.

Ma venuto l’anno i55<’, mettendoli a ordine vn grandillìmo, e fon tuofoap-

paratoda Antonio da san GalIo,per la venuta di Carlo Quinto Imperatore,

nel quale furono adoperati tutti gl’arteficibuonijecattiuijcome in altro luo

gos'è detto: Raffaello da Monte Lupo,che hauea afàre l’ornamento di pon -

rcsant’Agnolo,e le dieci ftatue, che (opra vi furono polle , difegnò di far fi ,

chcBattifta filile adoperato anch’egli, hauendolo villo fìnodifegnatore,e

giouanedibeH’ingegno jedifarglidaredalauorareadogniraodo. Ecoli

parlatone col san Gallo, fece tanto, che a Battilla furono dace a fare quattro

ftorie gran di a frefeo di chiaro fcuro,neìla facciata della porrà Capena, hog
gi detta di san Baftiano,per!aqaaIehaueaaad entrare l’Imperatore. Nelle

quali Battifta,fenz’haueremai piu tocche colori,fcce Ibpra la porta l’arme di

Papa Paulo terzo,e quella di elio Carlo Imperatore,& vn Romulo,che mef-
tcuafopra quelladel Ponteficevn Regno Papale, efopra quella di Cefare

vna corona Imperiale, ilquale Romulo, che era vna figura di cinque brac-

cia,vellica airantica,& con la corona in iella, haueua dalia delira Numa Po*

piliojcdallafiniftra Tulio Oftilio,clopra quelle parole QVIRINVS
PATER, In vnadelle ftorie, che erano nelle facciate de’ Torrioni, che

mettono in mezzo la porta, era il Maggior Scipione.chc trionfaua di Carta-

gine , laquale hauea fatta tributaria del popolo Romano ; e nell’altra a man
ritta era il trionfo di Scipione minore , che la medefiraa hauea rouinata, c

disfatta. In vno di due quadri,che erano fuori de’ Torrioni nella faccia di-

oanzifivedeua Annibaie lòtto lemura di Roma eflere ributtato dalla tem-
pclla:eneiraltroa finiftra Fiacche entrare per quella porta alfoccorfodi

Romacontra ildetto Annibaie. Lequali tutte ftorieep!trure,ellendole

f

trime di Battilla, e rifpetto a quelle degl’al tri , furono aliai buone , c molto
odale. E le Battilla hauellepriraa cominciato a dipignere,& andare prati-

cando tal volta i colori, e maneggiare i pennegli, non ha dubbio , che hauc-
rebbe pailato molti . Malo Ilare oftinato in vna certa openione,che hanno
raoitiji quali fi fanno a credere che il dilegno balli a chi vuoldipignece, gli

fecenon piccolo danno. Ma con tutto ciò egli fi portò molto meglio, che

non fecero alcuni di coloro, che fecero le ftorie dell’Arco di San Marco , ucl

E eee
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<jaa!e forono otto ftorie,cioè quattro per banda > chelemigtiori di tutte fli-

rofio parte fatte da Francefco Saluiati,e parte da vn Martino,& altri gioua-

ni Tedc/clii , clie pufaltora erano venuti a Roma per imparare. Nelakerò

di dire a quefto propofito , che il detto Martino , ilquale molto valfc nelle

cofe di chiaro feuro,fece alcune barraglie con tanta fierezza,e fi belleinuen-

zioni >in certi affronti e fatti d’arme fra Chriftiani, eTurchi, che non fi può

far meglio E qucllochefu cofa marauigliofa , fece il detto Martino^ efuoi

fauumini quelle telecon tantaloIlecitudineiC preftezza, perche l’operafufTe

finiiaatempojche not>:fi partinano mai dal lauoro. E perche era portato lo-

ro ccntinuameate da btc.ej.cdi buon grecojfra Io ilare Tempre vlniachi, eri-

fcaldati dal furor del vinoj'eda pratica delfare , fccionò cofe ftupende.Qu2ti

do dunque videro l’opera di coftoro iiSaIujati,eBattifta,&iiCalaureTe,

confefl'arono efìèr neceffariOjche chi vuoleeiler pittorcj cominci ad adope-

rare i pennegli a buon’hora . Laqual cofa hauendo poi meglio difeotfadafe

Battifla,cominciòanon mettere tanto ftudioin finire idifegnijUiaa colori-

re alcuna volta.Venendo poi il Monte Lupo a Fioren2a,doue fi fàceua fimil

ruentegrandifilnioap)pafato,per riceuere il detto imperatóre, Battifta ven-

ne fece,& arriuad troaarono il détto apparato condotto a buon termine

}

purceflendo Battifta mefioin opera, fece vn bafamento tutto pienodifìgu*

re,e trofei, forco la ftatua , che al canto de’ Carneiecchi hauea fatta Fra Gio-

uann’Agnolo MontorToli. perche conofciuco fra gl’ Artefici pergicuanein.

gegnofo , e valente, fu poi molto adoperato nella venuta di Madama Mac-

gherica d’AuftrÌa,mogliedeI Duca Alcflandro, eparticolarmentenell’appa

rato, chefeceGiorgioVafarinel palazzo di Mcfler Ottauianode’ Mediò,

douehauea la detta’Signora ad habitare. Finite queftefefte, fi mife Batcìftaa

-difegnare con graodiffimo ftudio leftatue di Michelagnolo
,
che fono nella

Tagreftia nuoua di San Lorenzo i doueallora eflendo volti a difegnare,efare

di rilieuo tutti i fcaltori , e pittori di Firenze j fra effi acquiftò aflai Bauifta;

ma fu nondimeno conofciuco l’error fuo , di non hauer mai voluto ritrarre

dal viuOjO colorircene altrofare che imitare ftatue,e poche altre cofc,chegli

hatieuano fatto in tal modo indurare,& infecchirela maniera, chenonfela

porca leiiar dadoflo.-ne fare chele fue coie non haueftono del duro, &dcl ta

gUen te, come fi vide i n vna tela, doue fece con molta fatica , e diligenza Lu-

crezia Romana violata da Tarquino. Dimorando dunque Battifta infra gt

al cri, e frequentando la detta sagreftia, fece amicizia con Bartolomeo Amaa

nati scultore , che in compagnia di molti altri là ftudiauano le colè del Buo-

narrerò. E fu fi fatta l’amicizia che il detto Amanati fi tirò in cafa Bauifta))

& il Gengba daVibino,e di compagnia videro alcun tempo infieme,catK-

fèrocon molto frutto agli'ftudij dell’arte, tflendopoiftatoniortoranno

15-50,11 Duca AleIIandro,k creato in ino luogo il SignorGofimo de’ Medici,

molti de’fèruitori del Duca .morto rimafero a feruigij del nuouo,& altri nfr

E fra quelli che fi partirono , fu il detto Giorgio Vaiki^s ilquale comande*

ad Arezzo,con animo di ncn piu feguitare le corti,€Ìlendogli màcatoii Cat-

dinalc Hippolitode’ Medici,fuo primo Signore, e
poi il Duca AlcflaDdrojfc

cagione, che Barcifta fu melibal fcruizio del Duca Cofimo, & alauoriK'^

guardaroba.: douediDin Te in rnqua.irocinnde, riiracndooli da vnodif»



battista franco. 5^7

Bafiiano,eda vno di Tiziano , Papa Clemente, & il Cardinale Htppolito
, c

da vndel Puatormoil Duca Aleflandro.Et ancor che quefto quadro nófufif

ledi quella perfezione , che li afpcttaua
j hauenda nellamcdelima guarda-

roba vcdutoilcartone di Michelagnolodel Nolime tangere, che haiieuà

già colorito il Puntormoillmireafarvn cartone fimile, ma di figure raag-

giori.E ciofatto,nedipinfe vn quadro, helquaie fi portò molto meglio qua»
toalcolorito. Etilcarconeche ritraile, come ftauaa punto quel delBuo-

narroto fu belliflimo,efatto con molta pacienza . ElTendo poi feguita la co-

là di Monte Murlojdoue furono rotti,e prefi i fuor’ufciti,e rebelìi del Ducaj

con bella inuenzionefeceBattifta vnaftoria della battaglia feguita, mefeo-ì

latadi poelìaafuocapricciojchefumolto lodata, ancorchein ellafi tico-

oofccflinonelhttod’arme, e 6r de’ prigioni > molte cole fiate tolte di pefa

dali’opere edilègni del Buonarroto
.
percioche eflendo nel lontano i!iatto>

d'arme}ncl dinanzi eranoi cacciatori di Ganimede, che ftauanoa mirar

i’uccel!odiGioue,cheleneportauaii Giouinetro in Cielo: laquale partè>

tolfe Battifta dal difegno di Michelagnolo
,
per leruirfcne , e mofirare, che

il Duca giouinetro , nel mezzo de’ fuoi amici , era per virtù di Dio > fah to in

Cieloioaltracofafomigliante. Quella ftoriadico, fu prima fattada Bat-

tifta in cartone , e poi dipinta in vn quadro con eftrema diligenza
,
& hog-

2i ècoD l’altre dette operefue nelle laledi fopra del palazzo de’ Pitti , che ha
urto bora finire del tutto lua Eccellenza Iliuftrillima; Eflendofi dunque
Battifta con quelle, & alcun’ahre opere trattenuto al lèruizio del Duca

,

ialino a che egli hebbeprefa per Donnala Signora Donna Leonora di Tol-

ledojfù poi nell'apparato di quelle nozzejadopcrato alI’Archo trionfale del-

la porta al Prato jdoue gli fecefare Ridolfo Ghirlandaio alcune ftorie de’

fatti del Signor Giouanni padre del Duca Cefimo. Invnadellequalifive-

dsuaquelSignorepafiareifiumideiPo, edeil’Adda, prefenteiì Cardinale

Giulio de’ Medici , chefir Papa Clemente Settimo , il Signor Profpero Co-
lonna, &altriSignori. EneU’altTO la ftoria delrilcatto di San Secondo,

Dall’altra banda fece Battifta in vn’al tra ftoria la Città di Milano,& intor-

noaquellai! campo della lega , che partendoli vi lafcia il detto Signor Gio-
uanni. Neldeftro fianco deU’Archofecein vn’altrada vn lato l’occafione,

che hauendo i capegli fciolti j con vna mano gii porg.e al Signor Giouanni^

cdail’alcroMartejchcfimilmentegiiporgeualafpada. In vn’altra ftoria fbr«

tol’archocra di mano di Battifta il Signor Giouanni, che combatteua fra il

Terino,& BiegrafiafòpraponreRozzOjdifendendoJojOuafivn’altroHora-

z{o,có incredibile brauura. Dirimpetto a quella era la prelùdi Carauaggio,

& in mezzo alla battaglia il Signor Giouanni,cbe pafiàua fra ferro, e fuoco g
mezzo l’efercito nimico fenza timore Fralecolónearaa ritta era in vn’oua
to Garlaftoprefo dal medefimo có vna fòla copagnra di foldath&’ a ma raaca

ftal’alrredue colóne il Baftione di Milano tolto a’ nemici- Nel fr6tone,che ri

maneuaallefpalle di chi cntraua,erail detto Signore Giouanni a cauallo fòt

wlcmuca di Milano,chegioftràdo a ficgolar battaglia con vn Caualierejo

paQauada banda a banda con la lancia .
' Sopra la cornice maggiore, che va a

tcouare ilfine dell’altra cornice, doue pofail fronrefpizio in vn’altrafto-

tiagrandefatta da Battifta con molta diligenza, era nel mezzo, CA RLO
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(Quinto Imperatore, che coronato ti Lauro fedeua fopra vno fcoglio, co»

10 (cetro in mano:&r a piedi gli giaceua il fiume Betis con vn vaio, che veria-

ua da due bocche.Et a canto a quefto era il fiume Danubio,checun fetieboc

che verraualcfueacquenel Mare.lo non farò qui menzione d’vninfinitonu

mero di ftaiue,che in quefto atcho accompagnauano le dette,& altre pittu-

re
:
percioche baftandoui dire al prefente quello, che appartienca Battifta

Francojnon è mio vfficio quelle raccontare,che da altri nell’apparato di ql-

le nozze fu fcritto lungamente, lenza che eftendofi parlato douefaceabilo-

gno de’ Maeftri delle dette ftatue j fuperfluo farebbe qualunchecofa quiiè

ne diceffi, e maffimamente non eflendo ledette ftatue in piedi,ondepo2ano

cfter vedute,e confiderate.Ma tornando a Battifta la migliore cofa,chefacef

fein quelle nozze,fu vno de i dieci fopradetti quadri,che erano nell'appara-

to del maggiorcortile del palazzo de’ Medici 5 nel quale fece di chiaro (curo

11 Duca Cofimo inueftito di tutte le Ducali iniègne . Ma con tutto, chevi

vialle diligenza,fu fuperaco dal Btonzino,e da al tri,che haueuano manco di

fegnodilui, nell’inuenzione, nella fiere zza, e nel maneggiare il chiaro feu-

ro . Attefo,Ccomes’è detto altra volta) che le pitture vogliono edere con-

dotte facilfe pofte le cofe aluoghi loro con giudizio^ &c fenza vno certo fté-

to,e fatica,che fa le cofe parere dure,e crude. Olcra che il troppo ricercarle le

fa molte volte venir tinte,e leguafta
.
perciochelo ftarloro ranto a torno to-

glie tutto quel buono,chefuoIefareIafacilità,eJagrazia,elafierezza.Lequa

3 i cofe ancor, cheingran parte vengano,es’habbiano da natura, fi poilono

anco in parte acquiftarc dallo ftudio,e dall’arte. Efiendo poi Battifta condo:

to da Ridolfo Ghirlandaio alla Madonna di V ertigli in Valdicbiana,ilqual

luogo era già membro del Monafterìo degrAngeli di Firenze dell’ordinedi

Camaldoui &hoggiècapo da fein cambiodel Monafterio di sah Benedet-

to, che fu per l’alfedio di Firenze rouinatofuor della porta a Pinti ; vi fece le

già dette ftoriedel Chioftro,mentre Ridolfo faceuala tauola,&gl’ornaroc

ti dell’altar maggiore. E quelIefinite,comes’è detto, nella vita di Ridolfo;

adornarne d’altre pitture quel santo !uogo,che è molto celebre,c nominato

peri molti miracoli,chevifa la vergine Madre del figliuol di Dio. Dopo tot

nato Battifta a Roma
,
quando apunto s’erafeopetto il giudizio di Michela

gnoloicome quelli,che era ftudiofò della maniera,e delle cofedi qudl'huo-

mo,ilvidcvolentieri,iSc con infinita marauiglia il difègnò tutto. E poi riio*

lutofi a ftarein Roma; a Francefeo Cardinale Cornato , ilquale haueua ri-

fattoà canto asan Piero il palazzo,che habìraua,e rifponde nel portico,vcr-

fo capo san tOjdipinfefopra gli ftucchi vna loggia, cheguardaverfolapiaz-

2a:ftceijdoui vnafbrtedigrottefche,tuttepÌ€nediftoriette,€difigute. La-

<]ual opera, che fu fatta con moltafàtica, e diligenza, fu tenuta molto bella.

<5uafi ne’ medefimi giorni, che fu l’anno 15}S, hauendo fatto Francefeo Sal-

tuari vna ftoria in freico nella compagnia della Mifericordia,c doanidodaf

glil’alcimofine,& metteremano ad altre, che moltiparticolaridifegnaua-

«ofarui;perlaconcorrenza,chefufralai,&iacopodel Conte,nonfii«eal

tro- JLaqtsaìccfaintendendoBattifta,andòcercando con quefto mezzo»

orcalione di moftrarfi da piu di Francefeo, & il migliore Maeftro di Roma»

percioche adoperando amicÌ3& mezzi fece tanto, che Monfignor dellaC*"
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fi,sedato Vn fuo difegno gliele allogò

.
perche mefloui mano ai fece a frefeo

Sia Gioaanni Battifta fatto pigliare da Herode,e ateteere in prigione.Ma c5
tucto>che<juefta pittura fufle condotta con molta Fatica,non fu a gran pezzo
tenotapari a quella del Saluiati,per eflere fatta con ftento grandiiIìmo,e d’u

namaniera cruda,& malinconica, che no bau eua ordine nel componimen
to, ne in parte alcuna punto di quella grazia , e vaghezza di colorito,che ha

ueuaquclladiFranceico.Edaqftofipno fere giudizio,che coloro,iquaii fe-

suiundo queft’artCjfi fondano in far bene vn torlo, vn braccio,& vna gam-
Da,ò altro membro ijen cicercho dimufcolii& che l’intendere bene quella

parte lìail cutto,fonoingannan.percioche vna parte non è il tutto dell’ope-

ra^e quegli la conduce interamente perfetta,& con bella, e buona maniera >

chefatte bene le parti , sa farle proporzionatamente corrifpondere al tutto

.

E che oltre cio,fa che la compolìzioncdelle figure efprime,e fa bene quell'ef

lètto che dee fàrefenzaconfafione. Efopra tutto fi vuole auuertìre, chele

tette Sano viuaci,pronte,gcaziore, & con bell’arjé: & chela maniera non fia

ccudajmafia negl’ignudi tinta talméte di nerojch’ell’habbiano rilieuo, sfùg

ghino,eft allontanino {econdo,chcfabifogno. per non dir nulla delle prò*

ìpet(iue,de’ paefiie deU’aitre parti,che le buone pitture richieggionojne che

nelleruirfi delle cofed’altii, fi deefarepcrfifaitamaniera,chenon fi cono
fca cofi ageuolmente.Si accorfedunque tardi Battifta, d’haiier perduto rem
pofuor di bifogno dietro alle minuzie di mufcoli,& al difegnare con troppa

diligenza,non tenendo coro deU’altre parti delI’arte.Finita queft’opera, che

gli fu poco Iodata, fi condufie Batti fta,per mezzo di Bartolomeo G€ga,afer-

uigi del Duca d’Vrbino,per dipignere nella Chiefaje Capella,cheè vnita col

palazzod’VrbinOjVnagcandiflìmavolta. Eìàgiunto, fi diede fubito fenza

peniate a! tro,afareidifegni fecondo l’inuenzione di quell’opera, efenzafa

iealtio(partimento.E cofi a imitazione del Giudizio del Buonarroto,figurò

in vn Cielo lagloria de’ santi,fparfiper quella voltafopra certe nuuole, eco

tuttiichoridegi’AngeliintornoavnaN. Don naj laquale, elTendoaflunta

inCielojèafpettatada Chnfto in atto di coronarla, mentre ftanno partitiin

diuerfi mucchi i Patriarci,! Profeti,le Sibille, grApoftoli i Martiri, i Confef

fori, e le Vergini ; Lequali figure in diuerfe attitudini mofirano rallegrarfi

della venuta di efia Vergine gloriofa. Laquale inuenzione farebbe ftataccr

tamentegrande occafione a Battifta di moftrarfi vaIeni’huorao,fe egli hauef

fepre/o miglia via, nonfolo di farli pratico ne’ coloriafcefco-,madigoucr

aarficon miglior ordine,e giudizio in tutte le cofe,che egli non fece.Ma egli

vsòin queft’opera il medefimo mododifare,che neU’altrefuc. percioche fe

cefempte le medefimefigure,lemedefime effigie,! medefimipanni, eie me
defime membra.OUre che il colorito fu fenza vaghezza aicuna,6c ogni cola

fitta con difficultà,e ftétata.La onde finita del tutto, rimafero poco fodisfat

tiil Duca Gùidobaldo,il Genga,e tutti gl’altri,cii£.da coftui afpectauano gra

cofe,e fimili a! bel difegno,che egli moftrò loro da principio .E nel vero per

firevnbel difegnoBattiftanonhaueapaci,efipoteadicvalentchuomo. La
qual cofa conofeendo quel Duca, e peafandoche i Tuoi difegni meili in ope

rada coloro, che lauocauano eccellentemente vafiditetraaCaftel Durate,

iqoali fi erano moltofecuiti delle ftampe di Raffaello da Vebino^e di quelle
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d’altri vaIcnt’haomini}rÌufcirebbonobeniflìmo:fèccfarcaBattiftaiafiniii
^

difcgnijchc mcfTiin operaia quella (otte di terra gentiliflima (opra tuttel’al

trcd’Ita!ia>tiufcirono co(a rara. Onde ne forono fatti canti > e di tante (otte 1

vali,quanti farebbono badati,e dati horreuoh in vna credenza rcale.ElcpU !

ture, che in clTi furono fatte, non farebbono date tnigUori
,
quando fuITero

|

ftatefatteaoliodaeccellentillìmiMaeftri. Di queftivafi adunque,cbemol-

to raflomigliano,quanto alla qualitàdella terra,quell’antica , chein Arezzo

fi lauorauaanticamenteal tempo diPorfenaRedi To(cana, mandò il detto
1

Duca Guidobaldovna credenza doppia a Carlo Quinto ImpcradoEe,&vna
,

al Cardinal Farnefe, fratello delia Signora Vectoria (ua conforte. E deuemo ^

faperc che di quefta fotte pittureinva(ì,non hebbono, per quanto fipuo

giudicare, i Rotnani.perciochei vafi,-che fi fono crouati di que’ tempi, pieni

delle ceneri de' loro mortic)ma!troi'nodofonopienidifiguregraffiatc,&

cangiate d’un colore foloin qualche parte , o nero, o roflo , o bianco tcnon

mai con ladro d’inuetriato,ne con quella vaghezza e varietà di pitture, che

fileno vedute, e veggiono a tempi nodri.Nefi può dire, che feforfel’baue-

nanojfono datecon(umatelepitture dal tempo,e dallo darefotterrateiperò

che veggiamo quede nodre diffenderfi da tutte le malignità del tenipo,e((j

ognicofatondedarebbonopermododidirequattro mil’anni fiotto terra,

che non fi guaderebbono le pitture.Ma ancora,chedi fi fatti vali e pitture lì

lauori per tutta Italiajlemigliori terre,e piu beile nondimeno, (onoqueìle,

chefifannocomchodettoaCadel Durante, terra dello datod’Vrbino,e

quelle di Faenza,che per lo piu , che migliori,{ono bianchillime, & con pc*

che pitture e qiiellenel mezzo,o intorno,ma vaghe,e gentili affauo.Ma tor*

nando a Battifta, nelle nozze, che peifi fecero inVrbino del detto Signor

Duca , c Signora Vettotia Farnefe ,
egli aiutato da fuoi giouani fece negl’ar-

chi ordinati dal Genga,ilquale fu capo di quell’apparato, tutte le ftoriediph

rure,chevi andarono.Ma perche il Ducadubiraua, chcfiaitida nonbauelTc

finitoatempo,elIendorimpre(a grande mandò per Giorgio Vafari, che allo

rafaceua in Arimini ai Monaci bianchi di Scolca Oliuetani vnacapellagrà

dea frefco,elatauola dell’altare maggiore a oliojacciocheandalleadaiutare

in quell’apparato il Genga,c Baitifta.Ma (entcndofiil Vafariindi(pofto,fece

luafcula con luaecc.elercn{le,chenon dubuafiejpercioche era la virtù, efa

pere di Battida tale,che harebbejCome poi fu vero,a tempo finitoogni cofa.

E tandando poi,finite l’opered’Arimini,in perfonaafotefeufa, &avilitarc

quel Duca.fua Eccellenza gli fece vedere,perchela flimafle, la detta capelli

data dipinta da Batti fta;laquale molto lodò il Vafari , e raccomandò lavina

di colui,che fu largamente fodisfatto dalia molta benignità di quel Signore.

Ma è ben vero,che Battida allora non era in Vrbino.ma in Roraa.doue atte

deua a difegnare non folo le darne,ma tutte le cofe antiche di quella Città,

p

farne,comefece,vn gran libro,che fu opera lodeuole. Mentre adunque ebe

attédeua Batcidaa difegnare in RomajMener Giouan’Andreadall’Anguil*

lara,huomo in alcuna forte di pcefie veramente raro, hauea fatto vnacoc-

pagnia di diuerfi begringegnij e facea fare nella maggior fala di santo Apo^

dolo vna ricchiflìma fcena,& apparato per recitare comediedi diuerfi Auto

riagentil’huomini,S'gnori,egran perfonaggi. Et hauea fatti fare gradi, pts

diuetfe
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aiaetlefortidilpettacorijepiCatciinalij&altrigranPrclati, accommoctatc
alcune ftanze,don de pgclolìepoteuano lènza efler vedutj,vedere,& vdire.

Etpche nella detta cópagnia erano Pittori, Architetti,ScultoiÌa etiuomini

,

che haaeuano arecicare,efareal tri vflìcij,aBattifta,&airAmaanatolu dato

cufa,eirendo fatti di quella brigaca,di far la rcena,& alcune ftorie, e ornarne

ridipitturejlequali cÓduffe Batti fta,con alcune ftatue, che fece TAmannato
ranto bene,che ne fu sómamente lodato. Ma pche la molta ipefain ql luogo

fupiaa l'entrata,furono forzati M.Giouan’Andrea,egl’alciiIeuarelajflpet-

riua,egl’aìtriornaméci,di santo Apoftolo, ecodiirgliin ftrada Giulia nel té

p.'onuouodis.Biagio.DouehauendoBattiftadinuouoaccommodato ogni

cofa, fi recitarono molte comedie co incredibile fodisfazione del popolo , c

cortigiani di Roma.E di qui poi hebbono origine i comediaci,che vano attor

no,cbiaraaiiiZani. Dopo qftecofe venuto 1 ano i 550,fece Batti ftainfieme co

Gicolamo Seciolan te da Scrmcnera ,
al Cardinale di Cefis nella facciata dei

fao palazzo jVn’arme di pp. Giulio III- ftato creato allora nuouo Pontefice,

con tre figure,& alcuni putti,che furono molto lodate . E quella finita, di-

pinfencllaMinerua, in vnaCapella, fiata fabricata da vn Canonico di s. Pie-

ro,e tutta ornata di ftucchijalcune fiorie della N. Donna, e di Giefu Xpo in

vno/partiméto della volta,che furono la miglior cofa, cheinfino allhora ha

uclTemaifatto.In vna delle duefacciaredipinfe laNatiutcà di Giefu Chrifio

tóalcuni Paftori,& Angeli, che cantano fbprala Capanajeneiralcrala Rcf-

fatrraionedi Chrifto,c5 molti foldati-ia diuerfeatcifudinid’intorno al fe«

polcro. E fopra ciafenna delle dette ftorie in certi mezzi tÓdi fece alcuni prò
t«igradi:efinaìméTene!lafacciatadeiI'akate,Chrifio Crucifiiro,la N.Den-
na,s.Giou3nni,s.Dom£nico,&alcun’aÌErisantiiielienicchie: ne’ quali tutti

fiportòmolto bene,edaMacftto ecc-Mapebeifuoi guadagni erano Icarlì,

cieipefedi Roma{ónogradiflìrae,dopo haùer fatto alcanecofc in tela, che
nóhebbono molto fpacciojfè ne tornò,péfando nei mutar paefe, mutare an
coformna,aVineziafua patria: doue mediate ql fuobel mòdi difegnarc, fa

giudicato valéc’huomoie pochi giorni dopo datogliafarepIa-Chiefadi s. Fra

cefeo della Vigna nella capella di Mòs.Bai baro, eletto Patriarca d’Aqlea,vna
tauolaaolio,nelIa^ dipinfes.GiouanÌ,che battezza Xpo nei Giordanoj in

aria Dio padre,a baffo due putti,che tégonole veftiméta di efl'oXpo,e negli
angoli la Nuziataist a pie di qfie figure finfe viia tela foprapofta,có buon nii

mero di figure piccole,eignude,cioèd’AngeIi,Demonij>&: aici purgatotioj

& có vn mottOjChe dicejln noie lefu cégenu flcctaC Laquale opa,che certo

fiitéuta molto buona,gl’acqftògrànomc,e creditoianzi fu cagione che i fra

tide’zoccholijiquali ftónoiqllaogo,& hano cura deila Chiefadi s.Iobbci

CanareÌo,gli facellero farei dettos. fobbe alla capella di ca Pofcarfila N. Do
Da,cbefiedecol figHaoloicoIio,vns.Marco davo lato,vnasa:adaU’a!tro, &
iaria alcuni Angtli,chefparg5o fiori. In s. Bart. alla fepokura di XporanoFuc
cheti, raercarate Todefeo fece! vn quadro rAb5dd2a,Mercano,& ua Fama.

A M.AnroniodlIavecchiaViniziàodipifeiuqiiadr-o di figure gradi qua co il

viuo,ebe!IifTimeXpo coronato di fpine,& alcuni Farifei.itotnOjchcIo fcbeT

nifcono.In tatoeffendo fiata co! difegnodi lacopoSalouino codetta nel pa-

lazzo di s.Ma reo, (come a fuo luogo fi dira) di muraglia la fcalajchc ^ à d.*.i i.

piano ifj,& adorna ró vari; i-arrimCti di fiuc\id da rJr'.a Irò --rea.o
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<icl Sanfouinoidipinfe Battifta per tutto gtottefchine ni'.nute,&ÌQcetti va-

nimaggiori,buon numero di figure a frelco,chc affai fono fiate lodateda gli

Attefidicdópofeceil palco del riccctto di detta fcala.Non molto dipoi qoa-

do furono dati,comc s‘è detto di fopra,a fate tre quadri per vno ai migliori,

c piu reputati pittori di Vinezia
,
per lalibreria di San Marco , con patto che

^hi meglio fi portaffeagiudizio di que’ Magnifici Senatori,guadagna(le,oU

tre al premio ordinario,vua collana d’oroiBatcifta fecein detto luogo trefto

rie,con due filofofifra Iefineftre,e fi portò beniifimo; ancor che non guada*

gnaffe il premio dell’honore, comedicemmo di fopra. Dopolequaliope-

re, efiendogli allogalo dalPatriarcaGrimanivnaCapella in san Francelco

dallaVigna,cheèlaprimaamanmanca,entrandoin ChiefajBauiftavimifc

manojccominciò afare per tuttala volta ricchiffìmi fpartimenti di ftucchw

di fiorie in figure a frefco,lauorandoui condiiigenza incredibile. Maofude

la trafcuraggine fua, ol’hauer lauotaio alcune cofe afrefco per le ville d’alca

ni gentil’huomini.e forfè fopra murafrelchiffìme, come intefi,prima,cheta

ucflela detta capellafinira, lì mori;& ella rimafa imperfetta, fu poi finita da

Federigo Zucchero da sat’Agnolo in Vado giouane , e pittore ecc.tenutoin

Roma de’ migliori^ilquale fece a frefco nelle facciedalie bande Maria Mada

Ìcna,chc fi conuertc alla predicazione di Chnfio f e la refiutezionc di Lare*

ro fuo fratello,chelono molto graziole picture.E finite le facciate,feccilmc-

defimo nella tauola dell’alcafe l’adorazionede' Magi , chefu molto lodata.

Hanno dato nome e credito grandiffìmo a Battifta, ilquale morì l’anno qéi

molti luoi difegni ftampati,che fono veramente da effere lodaii.Nc}laincd«

fima Città di V inezia,
e
quali ne’ mcdcfimi tempi è ftato,ed è viuoancorajvo

pittore chiamato lacopoTintoretto, ilquale fi è dilettato di tutte le virtù, c

particolarmente di fonaredi mufica,& diuerfi ftruraenti; & oltrecio piace-

uolein tutte le fue azzioni;ma nelle cofe della pittura ftrauagante,capriccio-

lo,prefto,e rifoluto; & il piu Terribile ccruello, che habbiahauuto mailapit

tura,comefipuo vedere in tutte le fue opere, enc’ componimenti dcllefto-

rie,fantaftiche, efacte da lui diucrfamentc,e fuori dell’ufo de gl’altri Pittori;

anzi hafuperata la ftrauaganza.con le nuoue,e capricciofeinuenzioni,eftta

ni ghiribizzi del fuo in telletto,che ha lauorato a cafo,efenza difegno, qudi

nioftrandojche queft’arte è vna baia.Ha coftui alcuna volta lafciato iebozze

per finite,tanto a fatica fgroflate,che fi veggiono ì colpi de’ pcnnegli fatti dal

cafo,edallafiere2za,piu rollo,chedal ditegno,c dal giudizio.Ha dipinto qua

fi di tutte lefortf pitture a frelco,a olio, ritratti di naturalc,&: ad ogni pregio.

Di maniera,che con quelli fuoi modi ha fatto,e la la maggior partedellepic-

turcjche fi fanno in Vinezia. E perche nella fuagiouanezzafimuftròinmol

te beiropcrcdi gran giudizio, feeglihaueffe conofciutoii gran principio,

che haueua dalla Natura,& aiutatolo con lo lludio.e col giudizio,comcliaD

no fatto coioro,che hanno feguicato le belle maniere de’ luoi maggion;en5

haueffe comeha farro , rii aro via di pratica, farebbe ftato vno de’ maggiori

pittori, che haueffe hauuto mai Vinezia . Non che per quefto fi teglia, die

non fiafiero,ebuon pitcore,edi spirito lucgliato capiicciofo,
e
gentile.

Eflendo dunque ftato ordinato dal Sen.-ito, che Iacopo Ti-ntorcitOv^

Paulo Veronefe, allora giouani di grande fpera'iza^hiCeflcro vna fiorili^*
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Tno nella {ala <ÌeI gran Conlìglio, & vna Horazio figliuolo di Tiziano; il

Tinwretco dipinfe nella fua , Federigo Barbarolla coronato dal Papa» figu-

randoui vn belliilìmo cafamenroje intorno al Ponteficegra numero di Cara

dinali, edigentil’h uomini Vioiziani tutti ritratti di naturale j e da baffo la

inulicadel Papa. Nel che tutto fi portò di n3aniera»che qfta pittura può ilare

acato aqila di tutti & d'Horazio detto, ncllaqualeèvna battaglia fatta a Ro
ina,ha i Todefchi del detto Federigo,& i Romani,vicina a Caftcl sàt’Agno-

Joj&alTeuere.Etin qftaèfral’altrecofcvncaualloin ifcorio,che Taira {opra

vn/oldato armato, cheè belliilìmo. Ma vogliono alcuni, che in queff: opera

Horazio fuffeamtato da Tiziano fuo padre. Appreflo a quelle Paulo Vero-
nefedelquale fi è parlato nella vita di Michele san Michele, fece nella luajil

detto Federigo Barbaroffa, che apprefentatofi alla corte bacia la mano a Paa

paOttauianoin pregiudizio di Papa Alcffandro terzo- Et oltrca quella fto-

na,chcfu belliilìma, dipinfePauIo fopra vnafineftra quattro gran figure, il

Tempo; rVnione,con vnfafciodi bacchettejIaPacienza,elaFedc;nelIequa

li fi portò bene quanto piu non faprei dire.Non molto dopo,macando vn’al

tra ftoriain detta fiala,fece tanto il Tintoretto,coi] mczzi,& con amici, ch’el-

la gli fu data a fare;onde la conduffe di maniera>che fu vna raarauig1 i 2;e che
cllamerira di effcre fra le migliori cofc,che mai faceffe,annouerata:tan to po
tein lui il diipotfi di voler paragonare,fc non vincere,e luperare i Tuoi con-

corrcntijchehaueuanolauoratoinquel luogo.Ela ftoria, che egli vi dipin-

fe,accio ancho da quei,che non fono deH’arte fia conofciurajfu Papa Aleffan

drojche {comunica,& interdice Barbaroffa, Se il detto Federigo , che peio ,

fa che i Tuoi non rendono piu vbidienza al Pontefice.E fra l’altre cole capric

ciofe,che fono in quella ftoria,quella c belliffìm3,doue i! Papa,& i Cardma«
li,gettando da vn luogo alto le torce,e candele, come fi fa quando fi feomu-
niaakuno,èda baffo vna baruffa d’ignudi, ches’azzuffano per quelle tor-

cie,c candele, la piu bclla,e piu vaga dei mondo. Oltre ciò,alcuni bafamenti,

andcaglie,eritractidi gentirhuomjni,che{bno fpaifi per quefta ftoria, lono

molto ben fattijegracquillaronograziaje nome appreffo d’ognuno. Onde
in i. Roccho, nella capella maggiore, (btro l’opera del Pordenone, fece duoi

quadri a olio grandi quanto è larga tuttala capella, cioè circa braccia dodici

l’vno.ln vno finfe vna profpettiuajcome d’uno fpedaìe,pieno di letta, ed’in-

flrrmi,io varieattitudini,iquali fono medicati da santo Roccho: eira quefti

fono alcuni ignudi molto bene intefi , & vn morto in ifeorto , che è beìiiffi-

mo Nell’altro è vna ftoria parimente di santo Roccho, piena di molto belle,

cgtaziofe/ìgure,cilomma cale,ch’circ tenuta delle migliori opere,chehab

bla latto quefto pittore.A mezza la Chiefa in vna ftoria della medefima gra«

dezza,fece GiefuChrifto,che ailaprobaticapifcinafanarinfermojcheèopc

rafimilmcnte tenuta ragion euole. Nella Chiefà di san ta Maria ciell’Orto,

doucfièdertodi{c)pra,chedipinfero il palcho Chriftofano,&il frateIIo,Fic

toriBrelciani, ha dipinto il Tintoretro le due facciate , cioè a olio lòpra tele,

della Capella maggiore,aItedalla volta infino alla cornice del redere,braccia

vcntidue.In quella, cheè a man delira ha fatto Moisè, ilquale tornando dal

Monte, douc da Dio haueua hauuta la legge, truoua il popolo, che adora il

Vitti d’oro: e dirimpetto a quefta nell’altra , è il Giudizio vniucrfale de! no-
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•uiillmogiornOjCon vnaftiati3ganreinuenzione,che ha veramente dcllofpi
(

uenreuole.e del terribile per la diaerfitàdelie figure.che vi fono di ogni età,

ed’ogni/efTojCon ftrafori^eloiitani d'anime beate,e dannate. Vifivcdeant

cho la Barca di Caronce,ma d’ima maniera tanto diuerfadairaltrejcheèco-

fa bella, e ftrana. E fe quella capricctcfa inuenzione fulTe ftata condotta con

difegno corretto, e regolato > hauclTcii pittore attefo con diligenza alle

par cij&r ai particolari, come ha fatto al tutto, efprimendolaconfufionc,il

garbuglio,e io fpaucnto di quel dijelia farebbe pittura ftupendilTima . Eclii I

la mira coli a vn tratto reftamarauigliato, maconlìdcrandolapoi minuta-
[

nieDte,el!aparedipintadaburIa.HafattoiliTiedefimoinqueftaChiefa,cioè

•nei portegli dell’organo a olio la N. Donna, che faglici gradi del tempio,
'

che è vn’opera fini ta,e la meglio condott.a. e piu lietapitrura , che liain qnel

luogo- Simiimenteneiporteglideirorganc di santa ManaZebenigofecela

conuerfione di san Pau}o,macon non molto ftudio. Nella Carità vnatauo-

la con Chrifto deporto di Croce:& nella fagreftiadisan Sebaftianojaconcot

renza di Paulo da Verona, che in quel luogo lauorò molte pitture ne! palco,

e ncllefacciateifecefopragl'Armari-j Moilcnd deferto, Scaltre ftorie-chefii

rono poi legai tate da Natalino pittore Viniziano,c da altri . Fece poi il mede

fimo Tintoretto in San iobbe ail’aitarc della pietà tre Marie, san Fraticelco',

san BartianOjSan Giouannh&vn pezzo di paefe.E nei portegli ddrorgano

della Chiefa de’ Seru{,santo Agoftino,esan Fi!ippo,e difetto Caino,ch’uc-

cide Abel fuo fratello. In san Felice all’ Ai taredel Sacramento, cioè nel cielo

della tribuna dipinfe i quattro Euangelifti, e nella lunetta (opra l’altarevna

Nunziata^ neH’aitraChrifto, cheotainsalMonteOliuetojenellafaccian

ru!timacena,chefece con gl’A portoli. In san Francefeo della vigna èdi ma-

no del medefimo all’altare del deporto di Croce la N. Donna fuenuta cor d

tre Marie,& alcuni Profeti. E nella Icuola di san Marco da san Giou3nni,e

Polojfono quattro ftoriegrandi-In vna delle quali è san Marco,che aparen-

do in aria, libera vnfuo dinoto da molti tormenti, che fe gii veggiono appa-

recchiati con diuerfi ferri da tormentare; iquali rompendoli , non gli potè

mai adoperare il manigoldo contea quel deuoto; &C i n quella ègrancopiaà

figurCjdi fcorii,d’armadure,cafamcnti,ritratti,& altre cofe lìmiii,cherendo

no molto ornata quell’opera. In vn’aitra è vna tempefta di mare , e san Mat-

cho Umilmente in aria,ch-ehberavn’aitrofuo dinoto. Manonègiaqueftì

fetta con quella diligenza,che la già detta- Nella terza è vna pioggia, &ilc(Jt

po morto d’un’altro dinoto di san Marche, e l’anima, chefenevàin Cielo j

-&in quella ancorac vn GÓponiraentod'allai ragioneuoli figure. Nella quat

ta,doue vnclpiritaco fi fcongiura,hafintoin prolpetriua vna gran loggia,

&

in fine di quella vn faoco,oiic la illumina con molti rinuerberi.EtoltrealIt

dette rtorieèali’alcarevn san Marco di mano del medefimo, che è ragione-

aiole pittura. C^erteopere adunque,c molte altre, cheli lafcianOjbalando

hauere fatto merK-ione delle mighorijfonoftac-efatcedal xinrorertocon na

?a prertezrajchequandoairrinon ha peniate apena,che egli-habbiacomÌD-

^iara,e^lihafiniio.Erègran cofa, checonn più rtranaganti tratti del mondo

Jiafemjiredalauorare.perciochcquando non baftano i mezzi,c l'amicmea

ferali h-iuere alcun UuorQ^fe dotiellèfatlod»n-chcper.picco!opre2zo,inèo
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ao,cpetforza,vuolfatlo adognimodo. EnonhamoIto,chehauendoegU
tnoncllafcuoladisanRocho aolioinvngran quadro di cela la Paffions

diCbrifto,fi rifoluerono grhuoraini di quella compagnia di faredi fopra di

pignerenelpalcho qualche coraMagniSca,& honoraraje perciò di allogare

qucH’opera aquellodc’ Picrori, che erano in Vinezia, ilquale faceiTe miglio-

iCjCpiu bei difegno.Chiamati adunque lofef Saluiaci , Federigo Fucchero,

chcalloraerainVinezia, Paulo da Verona Iacopo Tintorcttoj ordina-

rono,che ciafeuno di loro faccflc vn difègno
,
promettendo a coluiTopera,

ebein quello meglio fi portaflc. Mentre adunque gl’altr: attendeuanó a fa-

recon ogni diligenza i loro difegni , il Tincoretto tolta la mifura dellagran»

dezza, che baucua ad ciTcre l’opera, e tirata vna gran tela, ladipinlejfenza

cbcalcrofenefapdrejcon la follia Tua preftezza,eIapofcdoueh3Ueuada fta

re. Onde ragunatafi vna mattina la compagnia, per vedere ideiti difegni, e

rifpluerfi 5 trouarono il xintoretto hauere finita l’operadel tutto , e podal*

al luogo luo
.
perche adirandoli con elio lui , c dicendo,che haueuano chic-

fto difegni, c non datogli afar l’opera, rifpofeloroj-che quello era il Tuo mo-
do di difegnare, che non fapcuafàr altrimen ti,e che i dilegni,c modelli del-

l’operehaucuanoa cflereaquelmodo
,
per non ingannare neilunorefinal-

mentCjChe fe non voleiiano pagargli ropera,e le lue fatiche,chele donaua lo

ro.E cofidicendo,ancor che hauelle molte contrarietàjfece tanto.chel’ope-

raèancora nel medefimo luogo. In quella tela adunque èdipinco in vn cielo

Dio padre , che feende con raoltrAngeli ad abracciare san Rocho : e nel piu

ballo lono molte figure, che lignificano , ò verotapprclenrano Fai tre fcuole

maggiori di Vinezia,come.iaCharità,s.Giouànni EuangeliftajlaMifericor-

dia,s.Marco,es.Teodoro,faue tutte fecondo. la fua lolita maniera. Ma per-

cioche troppo farebbe lunga opera raccontare tutte le pittare del Tintorec

to, badi hauere quelle cole cagionato dilui , che è veramen ce valente huo •

mOjCpitroredaeirerelodato.ElIcndone’medclimi tempi in Vinezia vn pit-

tore,chiamato Brazaccho,creato dicafaGrimani, ilquale era fiato in Roma
molti anni,gli fu per fauori, dato a dipignere il palco delia fala maggiore de’

Cauide’io.Ma conofcendocofiuinon poter larda le,& hauere bifognod’a

iuto,prerepcópagai-Paulod'a.Verona,e BàrtifiaFarinatorcópattcndofrafe,

doro y quadri dipifcure. a.oiioJ,.cheandauano-in qUuogo; CÌ0C4 ouati ne’

càci,4 quadri billunghi,<Sc vn’ouaro maggiore nelmezzo.Eqfto con tre de’

quadri dato a Paulo Vcronefe,iÌqIevifece vn Gioue,che fulminai vizi;,& al

uefigure, pfepfeduedegl’altri ouati minori co vn quàdroredue ne diede a

Baitifta-In vno è Nettuno Dio del mare,enegl’alcri i,figurepciafcuno,di-

moftranrilagràdezz3,efiato pacifico, e qcto di Vinezia. Et ancora che tutti

e trecoftoro lì poccafibno bfij meglio di tutti lì portò Paulo V eronefe, onde
mcntò,che da que’ Sig.gli fulTe poi allogato l’altro palco, ch’è a caco a detta

lalaidoue lecca olio infiemecóBatcifia Farinato,vns.Marcoin aria fofienu-

to da certi Angelije da ballo vna Vinezia in mezzo alia Fede,Speraza, eCha
rifiLaqualeopa ancor che fulTe beila,no fu in torà pati alia prima. Fece poi

Paulo foio nella Hiimilrà in vn’ouato grande d’un palco, vn’Alriinzionedi

KUonna con altre figure,che fu vnalieta,be!la, e ben’intefa piititra.E' fiato

riciilmentcadi noli ri buon pittore in quella città Andrea Sebiauene-, dico

Ffff ij
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buona,perche ha pur fatto tal volta per difgrazia alcuna buon’opera,
gpej

che ha imitato fempre, come hafapiico il meglio le maniere de’ buoni.

perche la maggior parte delle Tue cofe fono flati quadri , che fono perle ca

fé de’gentil'huomini , dito folo d’alcune, che fono publiche. Nella
Chie''

fa di san Sebaftianoin Vineziaallacapeiladi quegli da ca Pellegrini, ha
to vn san Iacopo con due pellegrini < Nella Chiefa del Carmine nel Cielo
d’un chorohafatcovn’AlIunta conmolti Angeli, e santi. Eneliataedefi.

maChiefaallaCapelIa della Prefervtazionehà dipinto Chriftopmcj.

no, dalla madre prefentato alTempio,con molti rirrattidi na-

turale: ma la migliore figura, che vi fiaèvna Donna, che

allattava putto, Scha addoflo vn panno giallo, la-

quale è fatta con vna certa pratica, che s'ufaa

Vinezia , di macchie o vero bozze, fen-

za efler finita punto . A coftui fece

fere Giorgio Vafari l’anno mil-

lecinquecento e quaran-

ta in vna gran tela

a olio, la bat-

taglia ,

che
poco in-

nanzi era fia-

ta fra Carlo Quin-
xo , e Barbarofla. Laqua-

le opera, che fu del-

le migliori che

Andrea
^cbia

«onefecef-

fe mai , c veramen te

tclliflìmajèhoggiin Fiorenza

in cafa gl’heredi del Mag.M.O ttauiano

-de’Medichalquale fu màdaca a donare dalVafati

,

dellaVita dt IBatliBa Franco Pit. VtntlifM.
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Sc\’L* Et Arch. Fiorentino.

Vita di Giomnjrancefco T^ichi Scultore

oArchitettofiorentino

.

' Gran cosa ad ogni mo(3o,cTie catti coloro.ìquali^ti

rono della fcnoladel giardino di Medici, e fanoriti del

Magnifico Lorenzo vecchio, furono tutti ecccllentiflìmi.

Laqualcofa d’altronde nópuocflerc auenuta le non dal

molto anzi infinito giudiziosi quel nohilinìrao Signore,

vero Mecenate de gl’huomini virtuofi jilquale come fa-

pcuaconofcerc gl’ingegm,« (piriti eleuati.cofi pcteua ancora, e fapeua rico-

Bofccrglij c premiargli. Portandofi dunquebeniffimo Giouanfrancefco

Cullici Cittadin Fiorentino nel difegnare, e fare di terra mentre era gioui-

da cflo Magnifico Lorenzojilqualcloconobbefpiritolo, edibcUo
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ebuanoiiTgegnomedoaftare, perche impàrafìc,con AndreacìeI Vcroc*

chioiapprcflo al quale (lana hmilraenre Lionavdo da Vinci, giouaneraro,e

dotatod’infinitcvirtu.perche piacendo al Ruftico la beila maniera,eiraodi

di LionardojC paretidoglj,chc l’aria delie Tue teftc , e le mouenzc delle figu-

re fuilono piu graziofc, e fiere, che quelle d’altri, lequali haucfic vedute

giamai fiaccoflò a lui, imparato, che hcbbe agettaredi bronzo, tiraredi

profpcttiua, elauorare di marmo :e dopo che Andrea fu andato a lauo-

racca Vinezia. ScandoadunqueilRufticocon Lionardo,efcriieadobcQn

ogni amoreuolc fommellìone, gli pofe tanto amoreeffo Lionardo,conokca

do quel giouane di buono, e lineerò animo, elibcrale , e diligcnce,epazien.

re nelle farichc deÌÌ’arce,chc non faceua ne piu qua , ne piu là diqueliovolc-

ua Giouanfranccrco.Ilquale,percjocheoItre aH’cflere di famiglia nobile,jha

ucuadaviuccchoneftamentejfaceual’acce piuper fuo diletto, cdifiderio

d’honore,che per guadagnare. E perdimeli vero quegractifici,che hanno

pervltimo,e principale fine il guadagno & l’utile, e non la gloria, cl’hono-

re ; rade volte, ancorché fieno di bello e buono ingegno , riefeono eccellcn-

ciflìmi. Senzache iliauorare per viuere, come fannoinfinitiaggrauatidi

poucrtà-jcdi famiglia,& il fare non a capricci, e quando a ciò fono voltigli

animi,ela vblontàimà per bifbgno dalla mattina a}lafera,ècofa,non dahuo

mini che habbiano per fine la gloria, erhonorej. ma da opere, come ildi-

ce,e da manouali.pcrcioche Ibpere buone non vengon fatte lenza effcrepri-

ma fiate lungamente confidcrate . b per quefto vfauadi dire il Ruftico,nel-

l’età fuapiu raatuta,che fi deue prima penfare, poifareglifchizzi,&appref-

fo i dilegui . E quelli fatti, lardargli ftarefet cimane, cmefifenza vedergli:

e poi , fcelti i migliori, mettergli in opera . La qual cola non può fare ogou-

no, ne coloro Tufano, che lauorano per guadagno folamentc. Diceua an-

cora , che l’opere non fi deono coli mofirare a ognuno prima che fienoiìni-

te; per poter mutarle quante volte, &, in quanti modi altri vuole, fenzari-

fpettoniuno. Imparò Giouanfrancelco da Lionardo molte cofe, ma parti-

colarmente a fare caualii,de’ quali fi dilettò tanto, che ne fece di terra, di ce-

ra,edi tondo, e ballo rilieuo in quante raanierepollonoimaginarfi. Etal-

cunifene veggiono neinoftro libro tanto bene difegnati,che fanno fede

della virtù, efapcrediGiouanffancefco,iIquaIe feppeanco maneggiarei

colori, c fece alcune pitture ragioneuoli, ancor chelafua principale pro-

fefiìonefufielafcultura, E perche habicò.vn tempo nella via de’ Marteglifii

amicilfimo di tutti gl’huomini di quella famiglia, che ha femore hauuto

huomini virruofillìmi,edi valore: e particolarmente di Piero. Alqualc

fece (come a luo piu intrinfcco) alcune figuretee di tondo rilieuo, efraTal-

tre vna Noftra Donna col figlio in colto .a federe lopta certe nuaole pienedi

Cherubini. Simìleaìla quale, ne dipinfe poi col tempo vn’altrain vngtan

quadro a olio , con vna ghirlanda di Cherubini che intorno alla tefia lefi

diadema . Elfendo poi tornata in Fiorenza la famiglia de’ Medici , il Rufti-

co fi fece conofeere al Cardinale Giouanni per creatura di lorenzo luopa*

dre , e fa riceuuto con moire carezze. Ma pecche i modi della eortenoDijll

piaccuano,&crano contrari; allalua natura tutta fincera,equieta-,eDoa

piena d’Inuidia j & ambizione
i
li volle ftarìlcmpreda le, & far vita quali'
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i4afi!ofofo,go{lendolìvnatran£}uiljapace,& ripofo. E quando pure alca-

navohavolea/icrearfij òli trouaua con fuoi amici deirarte, ò con alcuni

Cittadini fuoidimeftici : non reftando per quello di iauorare > quando vo«

gIiaglieaeveniua,o glie n’era porta occalione. Onde nella venucaranno
tnillecinquccentoe quindici diPapa Lconea Fiorenza^a richiefta d’An-
dteadel Sarto fuo amiciilimo fece alcune ftatue, che furono tenute bellilli-

medequali, perche piacquero a Giulio Cardinale de’ Medici, furono cagto-

nechegli fece fare, Ibpra il finimento della fontana, che è nel -cortile gran-

dedel palazzo de’ Mcdici,il xMercurio di bronzo aito circa vn braccio , chec

nudo (opra vna palla in atto di volare-j alquale mile fra le mani vn’inftrumca

tOjCbcètattodali’acqua, che egli verfa in alto, girare. tmperocheclTcndo
bucata vnagambajpaiTalacannapet quella,? per il torlo^ onde giunta l’ac-

qua alla boccha della figura,percuotc in quello ftrumento bilicato conquat
tropiaftrcfottili.faldate a vfodi farfalla, e lo fa girare. Quelìa figura dico,

-percofa piccola, fu molto lodata. Nonniolcodopo fece Giouanfraucefeo

perlomedefimo Cardinaleil modello, per fare vn Dauit di bronzo limile a

quellodi Donato fatto al Magnifico Cofimo vecchio, come s’è detto
5
per

mettetlonel primo cortile, ondesra flato leuato quello. Ilquale modello

piacque alTai-5 ma per vna certa lunghezza di Giouanfrancefeo ,,non fi get-

tòmaidi bronzo, onde vi fu mefio l’Orfeo di marmo del Bandineìioieil

Dauitdi terra facto dal Ruftico , che era cola rarifiìma, andò male, che tu

grandillimo danno . Fece Giouanfrancefeo in vn gran tondo di mezzo ri-

-licuo vna Nunziata, con vna profpettiua belliilima , nellaquale gli aiutò

Raffaello Bello pittore, e Niccolo Soggi, chegectata di bronzo rinfei di fi ra-

rabelleza, chenonli poteuavederepiu bell’operadi qLiella,Iaqualefa man-
dataalRedi Spagna. Condulfe poi di marmo in vn’altro tondo fimilca

vnaNoftraDonnacolfigliuolo in collo, esan Giouanni Batufta fanciul-

]etto,chefu mclTo nella primalàladel Magiftratode’ Contoli dell’arte di

Por.Santa Maria. Per queft’opereeiTendo venuto in molto credito Giouan
ffaiicefcó,! ConfoH dell’arte de Mercatanti.^ hauendo fatto Icuare certe

figuracciedimarmojche erano fopraletreporte delTcmpio di San Gio-
-uanni,giaftatefatte,comes’è detto nel mille dugcntoc quaranta, &a!Io-

gateal Contucci Sanfouino quelle, che fi haueuano m luogo delle vec-

cbiea mettere lòpra la porta, che è vedo la Mifcricordia 5 allogarono ai

Rufticoquellejchefihaucuanoapofre foprala porta, chcè volta verfola

Canonica di quel Tempio; accio facefle tre figure di bronzo di braccia quat-

Xfol’una,eqacileftefleche vi erano vecchiejcioè vn San Giouanni, che

predicale, efuife in mezzo a vn Farilèo , & a vn Lenite. Laqnale opera fa

®olto conforme al gallo di Giouanfrancefeo , hauendo a edere polla in luo

goficelebre,cdi tanca imporianza:& oltre ciò per la concorrcnzad’jìndrca

'Contucci.MclToiii dunque fubitamen te mano,efacro vn modcllctto picco-

lo,ilqnaleluperò con l’ecc.dell’operajhebbe tutte qlle cofiderazioni,e dilige

2a,che vna fi fatta opera richiedeua. Laquale-finita,fa tenuta in tu ttc le parti

la piu compofla,c meglio inrela,]che per fimilcfuds fiata fatta in fino alloraj

<ilcndu qlle figure d’intera pfezioue, c facce neU’aQ">et:o có grazia, e brouuca
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terribile.Simìlroentc le braccie ignudc,e le gambe fono beniQxmoìntere •&
appiccate alle congiunture tanto bene,chenon èpolTibilefar piu. E per non
dtr nulla delle niani,e de’ piedi-,che graziofe attitudini, e chegrauitàKeroica

hanno quelle tefte? Non volle Giouanfvancefco mentreconduceuadi terra

qiieft’opera altri atorno cheLionardoda Vinci, llqualenelfare leforme

a-marlc di ferri , Si in fomma fempie infine a che non furono gettatele fta.

tuc,nonrabbandonòmai.Onde credono alcuni', ma però non ne (anno al-

tro j che Lionardo vi lauorafle di fua mano, o almeno aiutadeGiouanfraa-

cefeo col configliojebuon giudizio fuo.Qucfte ftatuc,!equali fono le pia per

fecte,c meglio intefe, che fiano (late mai fatte di Bronzo da Maeftro Moder-

no furono gettate in tre volteerinerte nella detta caia doue liabitauaGio-

uanfrancefeo nella via de MartellùSc cofi gl’ornamenti di marmo,chcfoao

intorno al san Giouanni,con leduecolonnc,cornici,& infegnadell’artede'

Mercatanti , oltre al san Giouanni che è vna figura pronta, eviuaccjvièvn

zucchonc graifotto; che è bellitTimojilquale,pofato il braccio deliro (opra

vn fianchojconvn pezzo di fpalla nuda, e tenendo con lafiniftra tnanovna

carta dinanzi a gl’occhì, ha (oprapofta lagamba finiftraalla delira, ella io

atto confidetati(rimo,perrirpondereasan Giouanni, con due (orti di paoni

veftito ; vno fottile, che ftherza intorno alle parti ignude dellafigura , & vn

manto di (opra piu grcflo.condotto con vn’andardi pieghe, cheèmoito fi»

cile,& artifiziofo. Simile a quello è il Farileojpercioche.podafi la man delira

alla barba, con atto graue,fi tira alquanto adiciro,mo(Ìrando (liipirG delle

parole di Giouanni. Mentre,che il Ruftici faceua queft'opera,- eliendoglivc

nato a noia l’hauere a chiedere ogni di danari a i detti Confoli.o loro mini-

flri.che non erano (empie que’ nicdc(imi,efono le piu volte perfone,chepo

co (limano virtu.o alcun’opera di pregio,vendè (per finire )’opera)vnpode

re di filo patrÌmonio,che hauca poco ìuor di Firenze a san Marcho vecchio.

E non oftanti tante fatiche,(pefe,e diligenze, ne fu male da iConfeli,edai

Tuoi Cittadini rimunerato
.
percioche vno de’ Ridoltì capo di quell’uffizio,

per alcun fdegnoparticolare>e perche forfè non l’haueua il Radico co(Ìhi>-

norato,ne lalciatogli vedere a fuo commodo le figure,gli fufemprein ogai

cola contrario. E quello , che aGiouanfrancefeo douea tifultare inhonore,

faceua il contrario e dotto -, però che doue meritaua d’edere dimatonon fo-

le come nobile,e Cittadino , maanchocomevirtuofo',rc(rereeccelleQtilfi*

ino Artefice gli toglicuaappredo gl’ignoranti,& idioti di quello,cheper no

biitàfegli doueua. Hauendofi dunque a dimar l’opera di GiouanftaDce-

fco,&hauendoeg!i chiamato per la parte fuaMichelagnolo Buonarroti.il

Magidratoaperfaafionedcl Ridolfi,chiamò B.acciod’Agnolo. Dichedo»

lendofi il Rudicho,e dicendo a gl'huomini del Magidrato,nell’udicDzacl’.e

era pur cofa troppo dran a,che vn’artefice legnaiuolo hauefie a dimarelefi-

liched’vnodatuariote quafi cheegheranovn monte di buoial Ridolfirilpó

deua,chc anzi ciò era ben facto,e che Giouanfrancefeo era vn i'uperbaccio,^

vn’arrogante.Ma quello,che fu peggio,queil’opera che non meritaua meno

di due mila feudi, gli fu dimata dalMagillrato 500, che anco nonglifarono

mai pagati interamente, ma (blamente 400 per mezzo di Giulio

de’ Medici.Veggendo dunque Giouanfrancelco tanta malignirà^quafidilpO',
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Cito fi ritirò con proposto di mai piu non volere far’ opere per Msgiftrati

,

cc ioochaucilcadepcndcre piu che da vn cittadino , o alcr’huomo fòlo . E
cofiftandoiì da fc,e menando vita ibletana nelle ftanze della Sapienza a can

toaiirande’Scraijandaualauorandoakunecofc, per non iltarein ozio,c

padaifitempo . ConfumandoGoltrccio la vita, e i danari dietro a cercare di

congelare Mercurio , in compagnia d’unairro-cerucllo coli fatto , chiamato-

Rateilo Baglioni . Dipinfe Giouanfrancefeo-in vn quadro lungo tre brac«

cia,&altoduevnaConucrfionedisanPaulo,aoho,pienadi diuerfe fòrti

caualli lotto i foldati di elio fantOjin varic,e belle attitudini, e leoni . Laqua
Icpitcurainficmecon molte altrecorcdimanodclmedclìmo.èapprellogli

heredi del già dettoPiero Martelli, a cui la diede. In vnquadrecto dipinlc

vna caccia picnadidiucrfi animali, che è molto bizzarra, e vaga pittura, la

qualchahoggi Lorenzo Borghini,chcla tien cara, come quegli, che molta
fidilctta delle cofe delle noftti arti . Lauoròdi mezzo rilieuo di terra per le

monache di santa Lucia in via di san Gallo, un Chrifto neil’orco, che appa
re a Maria Madalcna,i!qualefu poi inuccriatodaGiouanni delia Robbia, c
pofto a un’altare nella chiefa delle dette fuore dentro a un’ornamentodi ma
cigno.A Iacopo Saluiari,il uccchfo,delquale fu amiciiIìmo,feccin un fuo pà
lazzo fòpra al ponte alla Badia, un tondo di marmo bcllidìmo per la cappél-

la,den troni vnaNoftra Donna. Et intorno al cortile molti tondi pieni di fi*

guredi terra cotta,con altri otnamétibclhfsimi,chefurono la maggior par

re, anzi quafi tutti rouinati da i fòldati l’anno dell’aiTedio, e mefio fuoco nel

palazzodalla parte contraria a’Medici . Ej perche haueua Gicuanfranccfco

grande affezzionea quello luogo, fi partiua perandarui alcuna volta di Firé

zecofiin lucco;& vfeito della città le Io mettcua in ifpalla, e pian piano, far»

tafticando, fen’andaua tutto loloinfin lafiii . E t una volta fra raItre,eflcndo

pctquefta gita,& facendogli caldo nafeofe il lucco in vna macchia fra certi

pruni,e condottoli al palazzo, ui flette due giorni prima che fene ricordafle.

finalmente mandando vn fuo huomo a cercarlo, quando vide colui haucrlo

trouato, diflej il mondo è troppo buono, dorerà poco . Era huomo Giouaa

francefeo di fòmma bontà, e amoreuoìifiimo de’ poueri: onde non lafciaua

mai partire dafe niuno fcólblato. Anzi tenédo i danari Ivn paniere, o pochi

òaflaijchc n’hauefie, ne daua fecondo il poter fuo achiunchcgliene chiede*

Qa .pcrcheucggcndolounpoucro,chespefloandauaaluiperk limofina*

indar Tempre a quel paniere, dific,pcnfando non efiere udito jo Dio fc io

haueflì in camera quello,chc è dentro a quel paniere , acconcerci pure i fatti

mici.Giouanfrancclco, udendolo,poi chel’hebbe alquanto guardato filo,

diQcuicnqua,iuoc5tcntarti. Eccofi votatogli in un lembo della cappa il

paniere, dille ua che fij benedetto . E poco appreflo mandò a Niccolo Buoni
fiioamicilSmo, ilqualefaceua tutti i fatti Tuoi, per danari , ilqualc Niccolo »

che tcncua conto di file ricolte,de danari di monte,& vendeuale robea tem
pijhaucua per co fiume, fecondo che elio Rufiicouolcua dargli ogni fetti-

niana tanti danari .i quali tenendo poi Giouanfrancefeo nella cafTetta del ca

lamaio fenza chiauc.nc toglicua di mano in mano chi volcua, per spender-

glinc’bifognjdijcafafccondo che occorreiia. Ma tornando alle fue opere, f«

ceGiouanfranccfco un belliflimoCrucififlo di legno grande quanto il uiuo

GgSS
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per mandar’o in Francia; ma timaie a Niccolo B noni inlìerae con altre cole

di baffi riIieoi,e diregnijche fon hoggiappreflo di lui, quando diiegno par-

tirli di Firenze
,
parendogli , che la danza non fàcelle per lui; e penfando di

mutare infieme col paefe,fortuna. Ai DucaGiuliano, dal quale fu fempre

molto fauoritOjfece la teda di lui iprofilodi mezzo rilièuo ,elagettòdibr6

20,chefu tenu tacofa /ingoiare; laqnaleèhoggi in cafaM-AleiTandro di M.

Ottauianode’Medici. A Ruberto di Filippo Lippi pittore, ilqualefufQo

difcepolo diede Gì ouanfrancefco raolteopeiedi Tua mano di balsirilieui,e

modeili,e difegni: eira l’altrein piu quadri -vna Leda,un’£nropa,vn Nette

no, &un bellifsimo Vulcano, S^vn’ahroquadrettodibaflorilieuodoueè

vn’ huomo nudo a cauallo, che è bellifsiino . li quale quadro è hoggi nello

fcritroio di don Siluano Razzi negl’Angeli . Fece il medelimo vnabellifsi-

tnafeminadibrózo alta due' brac.fìnta pvna Grazia,chefi premeuavnapop

pa ) ma quella non fifa doue capitale, ne in mano di cui fi truoui.De fnoi

caualli di terra con huomini fopra,e fottOjfimili a i già detti, ne fono moltip

le cafe de’cittadini; i quali furono da Iui,chc era cortefiffimo , e non-comeil

piu di fimiii huomini, auaro,c feortefe, a diuerfi fuci amici donati . E Dio-

nigi da Diaceto, gentil’huomo honoratofedabene, che tenneancor egli, lì

come Niccolo Buoni,] conti diGiouanfrancerco,egli fu amico’,hehbeda

lui molti bafli rilieui . Non fu mai il piu piaceuole , e capricciofo huomodi

Giouanfrancefco,ne chipiufidilectafle d’animali, fihaueua fatto cofido-

meftico vn’Ifttice,cheiìai3a fiotto la tauola comVn cane,&vrranaalcunavol

tanelle gambe in modo,che ben prefto altri le tiraua a le. Haueua vn’ Aqui

la,e vn Corbo,chedicea infinite cofe fi fchiettamente,che pareua una perfo

na.A ttefe anco alle cofè di Negroman2Ìa,e mediante quella, intendo, chele

ce di (frane paure a i fuoi garzoni,efamiliari,e coli viueuafienzapcnfieiiHa

nendo murata vna lhinza
,
quali a vfio di viuaio , e in quella tenendo molte

ferpi, ò uero bilcie^henon poteuano vfcire;ri prendeua grandifsimo piace

re di ilare a vcdere,c mafsimaracnte di Hate , i pazzi giuochi ch’elle faceua-

no,e la fierezza loro.Si ragunaua n elle fiue ilanze della Sapienza vna brigata

di galant'huominijche fi chiamauano la compagniadcl Paiuolo,enon potè

nano edere piu che dodici; e quelli erano elio Giouanfeancefeo, Andrea tifi

Sarto, Spillopittore, Domenico Puligo,ilRobettaorafo,AriilotiledasaQ

Gallo,Franerò di Pellegrino, Niccolo Boni,DomenicoBacccIli, ebefona*

ua, & cantaua ottimamente, il Sololmeo scultore,Lorézoderto Guazzetto,

e Ruberto di Filippo Lippi pittore, ilqualeera loroprcvueditore. Ciafeuno

de quali dodici a certeloro cene,e pallarempi poteua menare quattro,enoa

piu . E l’ordine delle cene era quelio(i!cheraccontovolentierj,percheèqoa

fi del tutto di'fimefibrufodiquellec-ompagnie) che ciafeuno fi portalle alca

nacoladacena.fatta con qualchebeliainuenzione: laquale giunto al luogo

prefentauaal lignote,chefiempre era un di loro, ilqualela dauaachipiugli

piaceua, fcam bian do lacena d’uno con quella dell’altro. Quando erano pc»

•a cauoia,prcfenEandofiÌ'’nn l’a]tro,ciafcunohauead’ognicofa.E chififtdè

.nlcon-cratotìdl’-hmenzionedellaluacena con vn’altro,e fatto vna cofa®^'

dcfimayeracondennato.VnaferadunquejcheGiouan'francefco diedcda«

na 3 quella fua compagnia del Paiuolo;ordino che feruifleper tauolavftg^
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difsiffio paiuolo fatto d’un tino^dentro alquale ftauano tinti,e patea che fuf
fiDODcIlacqua della caldaia.'di mezzo alla qualevcnioono leuiuande in-

torDOÌntorno,& il manicadcl paiuolo,che era alla uolta , feceua bellifsfma

lumieranel mezzo,ondc fi vcdeuono tutti in aifo guardando intorno
.
Qua

do furono adunque poftt a tauoladen tro al paiuolo benilsimo accomodato
ufd dei mezzo vnalberocon molti rami,chemetteuono innanzi la cena,ciò

èleuiuandeaduc per piatto.e ciò fatto, tornando a bailo, douc erano per-

foncjchcfonauanodi li a pocorifiirgeuadifòpra,e poigeua le iceonde viua-

dc,e dopo le terzcj& coli di manoin mano,mentreaìtorno erano feruenti,

chemelccuano preziofifsimi vini . Laquale iauenzione del paiuolo,che con

iele,epitturceraaccomodatobenirsimo, fo molto lodata da que^l’huomi-

nidclla compagnia . In quella tornata il prefen te del Ruftico fu unacalda-

iafactadipafticcio,dentroalÌaquaIe Vliiìc tuffauailpadreperferloringio-

nanire.lequali due figure erano capponi lclsi,che haueuano forma d’huomi
ni, fi benecrano acconcile membra,& il tutto con diuerfecofe tutte buone
amangiate.Andrea del Sarto prefenrò vn.tempioa otto fàccie, fimile a quel

lo di san Giouanni,ma pollo fopra colonne.ilpauimentoeravngfandifsi^

mo piatto di gelatina con spartimenti di varij colori di mufaicor le'cólonnéj

che pareuano di porfido, eranograndi,& grofsifalfieciottidc bafe, e i capite

glierano.di cacio parmigiano^ cornicioni di palle di zuccheri ì e la tribuni

era di-quarti di marza pane, nelmezzo era poAo vnleggiodàchofòfettpdl
uiiella fredda con un libro dilafagne, che haueua le lettece,élfe note da can-

tate,di granella di pepe . e quelli , che cancauano al leggio erano tordi cotti

col becco aperto,e ritti con certe caraiciuolea ufo di cotte, fatte di retedi por

co fottilé. e dietro a quelli per concrabaflb erano due pippióni gtòfsi , Có Iti

ortolani,che laceuanoil fourano. Spilioprefentòperperlafua eenavm
magnano, ilquale hauea fatto d’una grande ocha,o altro uccello limile,cori

tuitigl'inftrumen ti da pocereracconciare, bifògnando il,paiuolo . Dome'':

cicoPuligod’'una porchetta corta fece unafarite conia roccHa da filare alla-

to,iaqualeguardaua una coùata di pulcini,Óchaueua a feruireper rigouerna

rcil paiuolo. Il Robétta per conferuareil paiuolo fece d’una tefta di uicel-

ia,con acconcime d’altri untumi un’incudine,chefiinioho bello,& buono?
comcanchefuronogl’akri prefentijper non diredi tutti a unoa uno di quei

la cena,e di molte altre,che nefeciono . La Cópagnia poi della cazzuolà,chc

fu firailea quella,e della quale fu Giouanfrancelco;hebbe principiò in que-

flomodo . ElTendol’anno 1511. una fera a cena, nell’orto chehaucua ne! Ca
paccio FeOjd’AgnoIogobbojfonatore di pifferi,eperfòna molto piaccuole ^

elio Feo ferBalliano Sagginati,fer Raffaello del Becchaio,ler Cecchino de*

profumijGirolamo del Giocondo,& il Baia,uenne ueduco,mentre chefi ma
giauano lericotte,al Baia in un canto deirorro,apprelTo alla tauola, un mon
licello dicalcina,dcntrouila cazzuola, fecondo che il giorno inanziThauc-

uaquiui lalciata un muraepte
.
percheprefe con quella mellola ò uero caz-

zuola alquanto di quella calcinala caccio tu tra in bocchaa Feo,cIicda iin’al

iroa/pctcauaabocthaaperta, un gran boccone di ricotta, ilchc uedendo fa

brigata/! comincio a gridare cazzuola, cazzuola. Creandoli dunqué.perq

lioacdueotc la dcr^a compagnia, fu ordin 3 co,th.-*in rutto glhuommi ci: c/
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la FuiTcro vcnciqudttro} doilici di quelli che andauano , comeìn quc’terapi &

diceua.per la maggiore,ecÌodici per la minorei c che rinfcgna di quella fulTe

vnaCazzoola, allaquale aggiuniero poi quelle botcicine nere, che hanno i)

capo gcoilb, e la coda.lcquali fi chiamano in Tofcana, Cazzuole. Il loro aa-

uocato erasanto Andrea, ilgiorno della cui lefta cclebrauano folenntincn*

te,faccndo vna ccna,cconuito, fecondo i loro capitoli bcllHTimo . I primi di

quefta cópagnia ,chcandauano per la tnaggiorc furono Iacopo Borteghai,

Francefco Kucellai, Domenico fuo fratello,Giouambatifta Ginori, Girola-

model giocondo, Giouanni Miniaci , Niccolo del Barbigia, Mezzabotte

filo frarelIo.Cofimo da Panzane,Matteo fiiofraielloiMatco lacopi, Picrac-

cino Battoli. E per la niinore,fer Baftiano Sagginotti, scr Raffaello dei Ber

cbaiojser Cecchino de’‘Profumi,Giiiliano Bugiardini pittore,Franc.Granac

ci pÌttore,Giouanfranccfco Ruftici,Feo gofc>bo, il Talina lonatore fuo cora-

pagnOjPierino piffèi'O,Giouanni Trombone , e il Baia bombardiere . Gl’Ad

hcrenti furono Bernardino di Giordano di TalanOjilCaiano, maeltrolaco

po del BientÌRa,eM. Giouamba ritta di Chriftofano Ottonaio, Araldi amN
due della Signoria, Buon Pocci,& Domenico Barlaccbi. E nonpaifarono

molti anni(tanto andò crefeendoin nome) facendo feftcjC buon tempi, che

furono fatti di efla compagnia dellaCazzuola il fignor Giulianode’ Medici,

Ottangolo Eenuenuti, Giouanni Canigiani,Gtouaniii Serriftori, Giouam

ni caddijGiouanni Bandini,Luigi Martelli, Paulo da Romena, efilippo Pa

delfini gobbo . E con quefti in vna medefima mano, come aderenti Andrea

del Sarto dipItore,Bartolomeo Trombone mufico,-scr Bernardo Pifanello,

Piero cimarore,il Gemma mcrciaio,& vltimamentemacttro Manente dass

Giouanni medico. Le fétte,che coftoro feciono in diuerfi-csnrpi furono in

finitetma ne-dirò folo alcune poche per chi non fa l’ufo di quefte còpagnie,

che hoggifòno,comc fi èdctto,qaafi del tutto difmeffe. La prima della Ca*

suola, Jaqualc fu ordinata da Giuliano Bugiardini, fi fece in vnluogodetto

Luia,da santa MariaNUoua,douedicemo diiopra,che furono gettatedibró

soie porte di san Gkmanni.Quiuidicohauédoilfignor della compagnia

eomandato,cheognunodouefle trouarfiuettito in chchabito gli piaccuaj

conqueftochccoloro,chefifcontrallero nellamanicradel veftircj&haud

fero vnamédefima foggia futtcrocondennatiicomparferoall'hora deputata

iepiu belie,e piu bizzarre ftrauaganzc d’habiti,che fi pofiàno iroaginarc. va

liuta poi l’hora di cena,turon petti a tauolafecondo le qualità de vcftimcnti.

Chi haueuahabitidaPrincipinc’primi luoghhi ricchj,egentirbaoiDÌniap

prefioj&i ueftiri da poueiinegl’uitirai,cepiu batti gradi, mafcdopocenaà

fecero delle fette,e de’giuochi,meglio è lalciarcjche altriTelo penfi, chedk-

nealcunaeofa^ A vn altro pafto,che fu ordinato dal detto BugiatdinOjCdi

Giouaafrance/co Rnfticij compatfero gl’huomini della compagrria,fi comi

hauea il fignor ordinato, tutti in habito di muratori,c manoualn cioèqud*

li elle andauano:pcr la maggiore con la Cazzuola,che tagliatte,& il martello

a cinrola,^.quegI},ehe per lamir>ore,vcftiti da-manouali col vaffòiotemane

ucIlcda-forhenajelaCazzuola folaacintoia. Ear-rmatitucti neilaprirnalla

za, hauendo loro moftrato il fignere la pianta d'uno edifizio , che hhiuew

da murare.psrla cornpagnia. c dintoiKO a.qucUo jnettè a caucla i roachcii-'

.
mancai
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ffranoaali cominciarono a portare (e materie per farcii foncìaméto ; ciò e vif

foipicnidilalagne cotte per calcina,e ricotte acconce col zucchero; rena fat-

ta di cacio,rpcrie,epepc tnefcolatiieper ghiaia confctrigroiIì,efpicchidi

berlingozzi, i quadrucci,mezzane,c pianelle,che erano porcate nc’corbclli

,

&con lcbare!lcietanopanc,e ftiacciatc. Venuto poi vno imbafameato,pec

chenon pareua dagli fearpeUini ftato cofi ben condotto, c lauorato,^Ugiudi

cato,cheh.vfFe ben tatto fpezzarlo,e romperlo, perche datoui dentro,c troua

tolo tutto corapollo di tortCjfegategli, Scaltre cole fimili,fc le goderono, cfTc

do loro polle innanzi da i manouali . Dopo ucnuti i medefimi in campo co

ma gran colonnafalciata di trippe di uicclla cottc;e quella disfattale dato il

leÌlodiaite!la,c caponi, & altro di checra compofta , fi mangiarono la bali

dtacio parmigiano;& il capitello acconcio marauigliofamcnte con intagli

di caponi arrolto, fette di uitci!a,c ccn la cimafa di lingue . Ma perche fio io

acontare tutti j particolari? Dopo la colonna fu portato {opra vn carro vn
pezzo di molto artifiziolb Archi trauc con fregio, Se cornicione in fimilc ma
nicra tanto bene,c di tante diuerfe uiuande compofto; che troppolunga ilo

ria farebbe voler dirne finterò . Bafta che quando fu tempo di fiicgUare,ue-

ncndo una pioggia fìnta,dopo molti tuoni,tuttìlafciarono il lauoro, c fi fug

girono, 6c andò ciafeuno a cafafua . V n’altra uoka elIendoncHamcdcfima
cópagnia fignore, Matteo daPanzanOjil conuiio fti ordinato in quefta ma-
niera . Cerere creando Proferpina Tua figHuoIaJaqualc hauea rapitaPIuto-

nfjentrata douc erano ragunati gli huominideila Cazzuola dinanzi alloro

lignotc.gH prcgòjche uolcffino accompagnarla all’Inferno . allaqualcdimi

dadopomolrcdifputeelfiacconfentendojIeandaronodietro.E cofi entra

ti in'vna ftanza alquantoofcura, videro in cambio d’una porta, vnagrandif

fimaboccha di ferpen-tCila cui tefta teneua tutta la facciata * Allaqualc poe-

ta d'imorno accoftandofi tutti, mcntreCerbero abaiaua, dimandò Cerere,

fela entro falle la perduta figliuola ; & efiendolerifpofto di fi , ella foggiun-

le, die difideraua di riauerla . Ma hauendo rifpolio Plutone non uolcr rea

derla, Scinuitatale con tutta la compagnia alle nozze , che s’apparecchiaua-

no •> fu accettato Tinuito
.
perche entraci tutti per quella boccha piena di de

ti , che cll'cndo ganghetata,5’aptiua aciafeuna coppia d’huomini, che-cntra

oa,epoi fi chiadeua j fi trouarono in ultimo in-vna gran ftanza di forma ton
darlaqualenonhaueua altro, cheun’aflai piccolo lumicinoucl mezzo, il-

qualflipoco rifplcndeua, cheafatica fifeorgeuano
.
Q;uiui cflendodaun

bruttiflimo Dianolo, che eranel mezzo, con vn forcone, mellìalcdcre,do
uceranoletauole apparecchiate di nero, comando plutone,chcpcr hono-
redi quelle fue nozze, celTalIcro per infino a che quiui dimorauano>ie pe-

ne deirinferno . c cofi fa fatto

.

E perche erano in quella ftanza tutte dipinte le bolgie dei regno de’ dan-
nati, eie loro pene, etormentlj dato fuoco a uno ftopino in vn baleno fu ac

ccfaacialcuna bolgia unlume ,chemoftrauancila lua pitsurain die mo-
do, Se con quali pene fuflefo quelli , che erano in efla-tormentati-

Lc uiuande di quella infernal cena furono tutti animali schifi
, e brut-

’tifsimi in apparenza , ma però dentro, lotto U forma del palliccio., c-copeff^

la aboniineutds:eranocibi.de)icacifsimj; e.di_.piuibrti..
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LzCcOTzà SicOfic ildifiiori moftraua,chcr«ircroferpenti,bircic,ramacri,I(r-

certole,taràio!c,botte,ranocchtjrcorpioni,pipi(helii,& altri fimili animali.

Se ilditlétro eracopofizioned’ottiraeviuande. E qfte furono pofteinuuo

k,convnapala,e dinanzi a ciafcuno,& con ordine,dal Dianolo, cheera nel

mezzoj un compagno delqualc mefceua con un corno di uetro , ma di fuori

brutto,espiaceuole, preziofi uini, in coreggiuoli da fondcre,mueitiaii, che

feruiuano per bicchieri. finite quefte prime viuande , chefuronoquafivn’

antipafto: furono mefie p frutte,fingédo chela ccna(afFaticanon comincia-

ta) fufle finita,in cambio di frutte, e confezzioni olla di morti giu giu per tut

tala tauola . lequali fruttc,e reliquie erano di zucchero . ciofatto,comancian

do plutone,che dilfe uoler andare a ripofarfi con Proferpina Tua j chelepc-

ne tornaflero a tormentarci dannati , furono da certi uenti in un attimo (pc

ti tutti i giadetti Iumi,e uditi infiniti romori,gridale noci horribili.espaueti

tele . e fìt ueduta nel mezzo di quelle tenebre, con vn lumicino , rimaginc

del Baia bombardiere, che era uno de’circonftanti,comcs’e dettoj condan-

nato da Plutone aH’inferno: per hauerenelie fue giradole, c macbinedi fuo

co hauuto iempre per fuggetto, & inuenzione i fette peccati mortali, ecofe

d'inferno . Mentre che a uedere cio,6c a udirediuerfe iamcnieuoli uocis’at

tendèua,fu leuato uia il dolorofo,e fìinefto apparato: e uenendo i lumi, ve*

duro in cambio di quello,un apparecchio reale , e ricchifiìmo i e con horrc-

uoli feruentijcheporcaroRo il rimanente della cena,che fu magnifica, &ho
norata. Alfine della quale uenendo unanaue, piena di varie confezioni,!

padroni di quella, moftrandodi leuar mercanzie, condufiero apocoapoco

gl’huomini della compagnia nelle ftanze di foprajdoueelTendo una leena

& apparato ricchi}Emo,fu recitata vna comedia intitolata Filogenia,chela

molto lodata. EquelUfinitaalPalba ognunofi tornò lietifsimoacafa.ìii

capo a dueanni,toccando dopo molte fefte,e comedie i al medefiraoaeffece

vn’altrauolta Ggnorejper taflare alcuni dellaCompagnia, che troppo hauc-

uano fpefb in certefefte,e conuitiC per eflere mangiati come fidice viuijfecc

ordinare il conuito fuo in quella maniera. All’Aia, douc erano folitiragu-

narfi,furono primieramente fuori della porta nella facciata , dipinte alcune

figuredi|queilc,che,ordinariamente fi fanno nelle facciate,e ne portici degli

(pedali,cioè lo spedalingo che in atti tutti pieni di carità, inulta, e riceueipo

ucr j, e peregrini. Laquale pttrurafcopertafilaferadellafefta al tardi,comin

ciarono a comparire gl huomini della compagnia . I quali bufiando,poÌche

aU’entrare erano dallo spedalingo frati riceuuti,perueniuano a una grati fu

za acconcia a ufo di spedale con le fue letta dagli lati,'6c altre cofe (ìmiglian-

ti. nel mezzo deilaquale dintorno a un gran fuoco erano ueftiti a ufo di poi

tronieri,farfanti,epoueraccj,il Bientma,Battiftadcll’Ottonaio,il Barlacchi,

il Baic,& altri cofi fatti huomini piaceuoli. iquali fingendo di non efier ve-

duti da coloro, chedi mano in mano entrauano,efaceuano cerchioje difeot

rendo fopra grhuomini della compagnia>efopra loro fteisi.diceuanolepiu

ladre cofedel mondo di coloro,che haueuano gettato uia il loro , e fpefo in

cene, ein felle troppo piu che non conuiene. i!qualedifcorfofinito,pciche

fi videro eifer giunti rutti quelli,che ui haueuonq a efrere,ucnne santo Aa-

drca loro auuocato . iiqualeicauandcgli dello spcdale,glì conduife in va’ al-

tra
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tra ftanza magnificamenre apparecchiata, doue mefsi a tauola,cenarono al-

le<rramente,edopo il Santo comandò loro piaceuolmente, cheper nonfo-

prabondarein Ipefe fupertluc,& hauere a ftare lontano da gli spedali,!! con

tfflcallerod’anafeftal’annojprincipale, efolcnne, efiparci. Scelsi l’ubidiro

no,hccndo perifpaziodi molti anni,ognianno vnabellifsimacena,&co-

rociiiaionderecitaronoindiuech tempijcomefìdiflcnella uita d’Ariftoti-

Icdasan Gallo, la Calandra di M‘ Bernardo Cardinale di Bibbiena.i Suppo

0ti,e!aCaiIariadeU’Ariofto;elaClizia,eMàdiago!adel Machiaucllo,con al

tre moire . Francefco, e Domenico Rucellai nella feda, che toccò a far’ loro

quando furono {ignori,fecero vna uoltaTArpiedi Fineo, el’al tra dopo una

difpucadi filofofi fopra la Trinità,fec-ero moftrare da san co Andrea un cie-

Joapeno con tutti ì chcri degl’Angeli,che fu cola veramente rarifsima.e Gio
uanni Caddi con l’aiuto di Iacopo San{ouino,d'A ndrca del Sarto , e di Gio-

uanfrancefco Ruftict,rapprefèntounTantaloneirinfcrno, che diede nian-

giarea tutti gl’huomini della compagnia, vefli ci in habitidi diuerfi Dij, con

tutto il rimanente della fauola,econ molte capricciofe inuenzioni di giardi

ni,pacadifi,fuochi lauorati,5c altre cofe,che rroppo,raccon tandolcjfarcbbo

nolangalanoftraftoria. Fuanchebeliifsimainuenzioneqnella di Luigi

Martelli,quàdo efTcndo fignor della compagnia,le diede cena in cala di Giu
iiatio Scali alla porta Pinti. perciocherapprefentòMarteperla crudeltà, tue

todi fangue imbrattato in una flanza piena di membra humane fanguino-

fe,in un’altra {lanza moftrò Marte,& Venere nudi in un letto, e poco ap-

preffo Vulcano, chehauendogii coperti fotte la rete, chiama rutti gii Dij a

nedere l’oltraggio fattogli da Marte,e dalla trifta moglie . Ma è tempo hog
gimai dopo quella, che parrà foriead alcuno troppo lunga digrefsione, che

non del tutto a me pare fior di propofiro
,
per molte cagioni ftata racconta»

ta,cheiotorni alla uita del Ruftico.GÌGuan'fi:ancdcoadHnque,non.raolto

fodisfacendogli dopo la cacciata de’Medici l’anno r\i8. il uiuere di'firenze,

lafciato d’ogni fua co fa cura a Niccolo Boni,con lorenzo Naldini cognomi-
nato Guazzetto Tuo giouanej fé n’andò in Francia; douceiPeiido fatto cono
fcerealKeFrancercOjda GiouambariftadsllaPalla, che allora la fi trouaiia,

edafranceko di Pellegrino filo amici {simo,che u’era andato poco innanzi;

fu ueduto benuGÌencietij& ordinatogli vna prouifione di cinquecento feu

diranno.dalquai Re,a cui fece Giouanfrancefcoaicunecore,dclIeqiiali no
fihaparticolartr!entenotizia;glifudatoafare ulrimamente vn cauallo di

iconzo due volte gran de quanto il naturalejfoprai'qualedoueuaeder po-
llo elio Re. La ondehauendo raeflo manp all’opera , dopo alcuni modelli,

che'raolto erano al Repiaciutitandòcontinuàdodi lauorare il modello grà

<if,& deano per gettarlo, in vn gran palazzo ftatogli dato a godere dai Re.

Ma che che fe ne fufle cagione,ilRe fi mori prima,che l’opa fufle finita.ma g
che nel principio del regno d’Henrico, furono ieuate le prouifioni a molri.e

riftrcttelefpefe della corte, fi dice che Giouanfrancelco trouandofi uecchio
enótnoltoagiatojfiuiuea n5h2uédoalcro,delftutco checraeiua del fitto di

quelgra paIagio,c cafameto , che hauea hauiuo a goderli dalla liberalira.del

Rfe Francelco . ma la fortuna.nó cóten ra di quàco haueua infino all’ora quel
riuiomofopporta:o,glidiede,olue allaltrejUn’altragrandifsima percoih;

perche
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percK-chaitei\do A^natcril RcHcnricoqu«l palagio aìfignot PicroStrorzi,

fi farebbe trouato Gioiianfrancefco a peflimo termine, ma k pietà di quelS

gnore,alqualeincrcbbc molto della fortanadel Ruftico>ehe{ègUdiedcaco,

nofeerc,gli uenne nel maggior bifogno a tempo . impero che il fignot Pie-

ro marKlatidolo a una Badia,o altro luogo,che G fuGcjdel fratello,non fola-

mcatcfouuenncIapoucrauccchiezzadiGiouanfcanccfcOjinalofcccfcrui-

re,cgouernarc,fec6do chela fua molta virtù meritauajfino all’ultimo dcUi

ulta. Mori Giouanfrancefeo d’anni otianta.c le fue cole nmalcto per lamag

gior patte al detto fignorcPieio Strozzi. Non tacerò cfletmi uenuto anoti-

tia,che mentre Antonio Mini difccpolo del Buonarroti dimorò in Francia

e fu da Giouanfrancefeo tEattcnuto,& accarezzato mParigiichcucnncroin

mano di eflo Ruftichi alcun i cartoni,difegni,c modelli dimane di Michda

gnolo. de quali una parrehebbe Benuenuto Celimi scultore mentre flette

in Franciajilqualcgli ha condotti a Fiorenza. FaGioaanfrancefcojComcfiè

dctto,non pure fenza pari nelle cofe di gettojma coftumatifsiraojdifbtnrai

bonta,c molto amatore depoucri.ondenonèmarauiglia,fefuconmolta

Kbefalitafouuéuto nel fuo maggior bifogno di danari,ed’ognialtracofadal

detto fignor Piero ;
però che è fopra ogni uerità uerifsimOjche in mille

doppi,e2Ìandio in quella ui ta,fono riftoratc le cofe,che al profsimo fi fanno

perDio.Difcgnoil Rufticobenifsimo comc,oltrcal noftrolibrofipuovc-

dercinqucllodc’difegnijdelmoltoR. don Vincenzio Borghim. Il fopri-

detto LorcnzoNaldinijCognominato Guazzetto difccpolo del Ruftico baio

Francia molte cofe lauorato ortraamentedi fcultura, manon hopotntofa»

pere j particoIari,comc nc ancho del fuo raaeftro,iIquale fi può credete, die

non ftelle tanti anni in Fraciaquafiociolo, ne Tempre intornoa quel fuo cs

uallo . Haueua il detto Lorenzo alcune cafe fuor della porta a san Galloni

borghijchc furono per l’alTedio di Firenze rouinati : eh e gli furono inficme

c5 l’altrc dal popolo gettate per terra . laqual cofagUdolfe tanto,che mena*

do,egIi a riucderc la patria l’anno 1540. quando fu uicinoa Fiorenza

un quarto di miglio, fimife la cappcruccia d’una fua cappa in ca

po,c fi copri gl’occhi,per non uedere disfetto quel Borgo,c

la fua cala, nell’entrare per la detta porta, onde uegge
dolo cofi incamufiàto le guardie della portajedi

anadandoyche ciò uoleffe dire , inteiero da
lui,pcr chefi tuffe cofi coperto,e fenc

tiferò. coftui cflcndo flato pa
chi mefi in Firenze fene

lornoin Francia,

c

ui meno la

madre:
douc ancora viue , clauofa

.

lljìne della tata di (^ionanfranc. RuftichiJiorentm.
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F, GIO.ÀGNOLO MONTÒRSOLI
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FiiadtfraGhuanrì 'ìAgnolo <J7^1ontorfoli Scultore.

Ascendo a un Micheled’AgnolodaPoggibonzi, nella villa

chianiataMontorfoIi, lontanada Firenze tre miglia inTulla

ftrada di Bologna,doue haueua vn fuo podere afTai grande , e

buono,vn figliuolo raafchicsgli poicilnomcdifuo padre ciò

èAngelo.ilqaalefimciuIIocrefcendOj&haucndo per quel

b,cbefi «edeua inclinazione al difegnoj fu pofto dal padre, eflendo a cofi fa

reconfigliato dagramicj,aIloscarpcllino con alcuni maeftriche Planano nel

le«ueaiFicfole, quali dirimpetto a Montorfoli . Apprello ai quali conci-

ouando Angelo di fcarpcllarc, in compagnia di Francefeo del Tadda.allora

|ioumcuo,cd’altri,non padarono moki meG, che Teppe bcnilTimo maneg-
??arcifcrri,elauorarc moke cole di quello elercizio. Hauendopei p mca.-

H h h h
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zo del Taddajfetto amicizia c5 maeftto Andrea scultore da Ficfole, piacque

a quello huomoin modo l’ingegno del fanciullo,che poftogli affezione, gli

comincio a infègnarc; ccofi Io renne apprelTodi fetreanm . Dopo i'quale

tcmpo,eflendo morto Michele Tuo padre fen’andò Angelo in compagnia di

altri g{ouanj{caipelÌmi,allauolta di Rom 3,doueeffendofi mefloalauorate

nella fabrica di san Piero, intagliò alcuni di que rofoni,chc fono nella roag.

giorcornice,che gira dentro a quel tempio,con Tuo molto utile, e buona prò

nifione. Partitofi poi di Roma, non fo perche, fi acconciò in Perugia con va

maeftro di fcàrpelio, che in capo a vn’anno gli lafciò tutto il carico de’fuoila

uori.ma conofcendoAgnolojcheloftareaPerugianon faceuapcrlui,cdie

non imparauai portafegii occafionc di parare fcn'andòalauorare a Volter-

ra nella fepoltura di M. Raffaello Maffei dettoli Volateranno. nella quale,

chcfìfaceua di marmo,intaglio alcune cofe,che moftraronoqùcH’ingegno

doucrcfarc vn giorno qualchebuonariufcira. Laquale opera finita, inten*

dcndo.che Michelagnolo Buonarroti mcticua allora in operai migliori in-

tagiiatori,e fcarpel]ini,che fi trouaflero, nelle fabiiche deliafagreftia.elibre

ria di san Lorenzo,fen’andò aFirenzejdouemcfroaiauorare,nelIeprinicco

fesche fece conobbe Michclagnoloin alcuni ornamcnti,chc quel g'ouinct-

to era di bcllillìrao ingegno ,• e rìfblu to: e che piu conduceua egli foloin vn

giorno jchein due non faceuono i maeftri piu pratichi , e vecchi .onde fece

dare a lui fanciullo il medefimo fàlario , che efsi attempati tirauano . Fermi

dofi poi quelle fabricheTanho 1527- per la pefte,e per altre cagioni; Agnolo

non rapendo,che altro farfi,fen’ando a poggibonzi, la ondehaucuano^uu
to origine i fuoi, padre,&auoIose quiui con M.Giouanni Norchiatifuozio,

perfonarcligiofa, e di buone lettere fi trattene vn pezzo, nonfaccndoàltro

ehedifegnarcjeftudiarc. Ma uenutagli poi uolonta,veggendoil mondo fot

to fopra, d’efiere religiofo, e d’attendere alla quiete, e falate dell’ anima fua

fcn’andò al Heremo ai Camaldoli. done prouando quella aita,enon potcn

do que’ difagj,e diginni,eaftinenzedi uita, non fi fermò altrimenti, ma tut

tauianel tépojche ai dimorò,fu molto grato a que’padri,percheeradibuo-

na condizione . & in detto tempo il fao trattenimento, fu in tagliare in capo

d’alcunemazze,o aero baftoni,che que’ fanti padri portano quando vanno

daCaraaldoIi ali’Hercmo, o altrirr>enti a diporto per la felua.quandofldi-

fpenfài] filenzio,tefled’huomini,e di diuer(ianimali,ccn belle, ccaprfccio-

le fantafie . Partito dairHeremo con licenzia,c buona grazia del maggiore,

^andatofeneallaVernia, comequeili,cheadognÌ modo era ciratoacflete

reIigiofo,vi flette vn pezzo, feguitando il choro,& conuerfando con quc’p»

dri .mane anco quella vita piacendogli ;dopohauerehauuto infiarroazio*

ne del viuere di moltereligioniinFinrenza,&: in Arezzo,doueandópartcii

dofidalIa Vernia.'&inniun’alrra potendoli accomodarein modo,chegli

fufle comodo at tendere a! difegno,& allafàlutedell’anima^fifecefinalmen

tefratenegringiéfuatidi Firenze, fuor della porta Pinti, e fu daloca molto

volentieri riceuuto, con fperanza, attendendo efsi alle fineftre di vetro, cfae

egli douèlTe in ciò eficrelorodi molto aiuto,c comodo. Manódicendoque

padri meda fecondo l'ufo del vìnere, e regola loro > e tenendo per ciò vn pr*

te.cheladica osnimattina.haueuanoaliora pcrcapellano vnfra Martino

.dell’or-
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^rordinedc’Scrut, perfonad’aflai buon giudizio, e coftumi. Coftui dunqi;

hauendoconofciutoringcgnodelgicuanes cconfidcrato, che poco poteua

efercitarlofraque’padrijchenon fanno aItro,che dire paternoftri, fare fine

fcedi vctrOjftilUre acqua,acconciare orti,& altri fomiglianti efèrcizijjenó

ilhidiano.nc attendono altre lettere ; Teppe tanto fare, c dire, che il giouanc
vfcitodcgl’Ingiefuatijfi vefti ne’frati de’Scrui della Nunziata di Firenze a di

fttccd’Ottobre Fanno 1550. e fu chiamato fra Giouann’AgnoIo. l’anno poi

ijp. hauendoin quel mentre apparato le cerimonie,e vfficij di queirordinc

eftudiatoFopcred’Andrea del SartOjChe fono in quel luogOjfecc, comedi-
cono effi, profelsione. E l’anno feguen te con piena fodislazionc di quei pa-

dri,& contentezza de’luoi parenii,can tò la fua prima raelTa, con molta pom
pa,& honore.Dopo ellédo ftatc dagiouani piu tofto pa7zi,che valorou,nel

I2 cacciata de’Medici guafìerimagini di cera di Leone , Clemente , e d’altri

di qlla famiglia nobilifsima,chevi fi erano porti per votoj deliberando i fra-

ti,che fi rifacerterOjfraGiouann’Agnolocon l’aiuto d’alciinidi loro, che at«

tendeuano afi fatte opere dimagini, rinouò alcune, che v’erano vecchie,&
confumatedal tempo,edinuouofeceiI Papa Leone,e Clemente, che ancor

nifiveggiono^Epoco dopo il Re di Borsina,& il S.vecchio di Pióbino.Nel-

Icquali opere acquiftò fra Giouann’Agnolo afiai . Intanto eflendo Michela

gnolo a Roma appreffo papa Clcmente,ilqual uoleua,che l’opera di san Lo
renzofi fèguitafle , e perciò l’hauea fatto chiamare

;
gli chiefe sua Santità vn

giouanejchereftaurafie alcune rtatue antiche di Beluedece,chc erano rotte.

Perche ticordatofi il Buon arroto di fra Giouann’Agnolo lo propo/e ai Papa

efia San tira per un fuo brcuelo chiefe al generale dell’ordine de’Serui , che

glifi concedette pernon poterfàr’aItro,emal uolen rieri . Giunto dunque tl

fiate aRoma,ndle ftanze di Be]uedere,che dal Papa gli furono date per Tuo

habuarcjC lauorare, rifeceil braccio finiftro che mancana all’Apollo, 5c il de
rtrodelLaoconte,chcfonoinqiIuogo,ediedeordinedi racconciare l’Her

colefimilméte.EpcheilPp.quafiogni mattina andauain Beluedere pfiio

fpafìojcdicendo l’vfficioji! frateil ntrarte di marmo tanto bene,chegli fu l’o

pera molto lodata,egIi pofeil Papa grandifsima affezzione, e mafsimamena
toucggendolo ftudiofiìsimo nelle cofr dell’arte, eche tutta lanette difegna

ua,pcr hauereogni mattina nuoue cofeda moftrare al Papa,che molto fé ne
dilettaua. Inqueftomentreefiendo vacato vn canonicato di san Lorenzo
diFiorenzaj Chiefa ftata edificaca,edotata dalia cafa de’Medici, fra Giuann’

Agnolo,chegiahauea porto giu l’habito di fiate,rortenne per M. Gionannì
Notchiati fuo zio,che era in detta Chiefa cappellano. Finalmente hauendo
deliberato Clemente,che il Buonarroto torna ffe a Firéze a finire l’opere del

lafagrcftiajC libreria di san Lorenzoi gli diede ordine, perche ui mancauanb
molte ftatue jComefi dira nella aita di elfo MÌchelagnolo , che fi feruifle de i

piu valen t’huominijchc fi potcrtero hauere,e particolarmente del frate j te-

nendo il medefimo modo,chehaucua tenuto il san Gallo, per finire l’opcrc

della Madonna di Loreto.Condottofi dunque MichelagnoIo,&: il fra te a Fi

renze,MÌchelagnolo nel condurre le rtatuedcl Duca Lorcnzo,e Giuliano fi

letuimoitodcl frate nel rineitarle,efareccrtedifficulta di lauoii traforati in

lòtto fqiudra. Con la quale occafionc imparò molte cofe il frate da cucilo
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huomo varamente (iiuino,ftandolo con attenzione a ucderelauorarc,&:c4

féruandoogni minima cofa. Hora perche fra l’altre ftaiue, chcmancauano

al finimento di qucU’opera, mancauano vn san Cofimo, e Damiano,che do

wcuaBO mettere in mezzo laNoftca Dóna: diede a fare MichelagnoloaRaf

faello monte lAipo il san Damiano^&al frate san Cofimo, ocdinaodogli,

chclauorafle nelle medefime ftanze, doueegli fteflohaueaIauorato,elaKo«

raua. Mellofidanqueilfratecongrandiiliraoftudiointorno a!l’opcra»fr

ce vn modello grande di quella figura, che fii ri toccho dal Buoaarroto i»

molte parti . Anzi fece di Tua mano Michclagnolo la tcfta,e le braccia di ter-

ra, chefònohoggiin Arezzo tenute dal Vafari,fraiefaepia care coie, per

memoria di tanto huomo. Ma non mancarono moiri inaidiofijchelHaÉ-

marono in ciò Michclagnolo dicendo , che in allogare quella ftatna, Kaiies

hauuto pocoiudizio, efrtto malaelezzionc. magreffetti moftraronopoi,co

me fi dira,chc Michclagnolo haueua hauuto ottimo giudicio, echei! fiate’

era ualent'huomo. Hauendo Michcl3gnolofiniticonraiutodc!frate>epo*

fri fu le ftatue del nuca Lorenzo,e Giu!iano,clIcndo chiamato dal Papa, die

uolea fi delle ordine di fare di marmo la facciata di san Lorenzo.andèaRo’

ma,ma non ui hebbe fatto molta diraora,che morto Papa Clemente, fi rima

fc ogni cofii imperfetta . onde fcopertafi a Firenze con l’altrc opere la ftams

del frate,cofi imperfetta,comeera,ella fu rommamcntc lodata. £ nel uero.ò.

falle lo frndio,c diligenza di lui,o l’aiuto di Michclagnolo ella riufci poi ot-

tima figura,e la migliore, che mai faceileil frate , di quanto ne lauoroinuita

fua ; onde fu veramete degna di eflerc , doue fu collocata . Rimafo Iibero3

Buonarroto per la morte del papa,dall’obligo di san LorerKO,uoIto l’animo

a ufeir di qucilo,che haueua per la fepoltura di Papa Giulio feeódo,ma per

che haueua in ciò bifogno d’aiuto, mando per lo frate, ilquale no andeaRo

ma altrimenti prima che hauelle finita del tutto l’imaginedel Duca Alefian

dronella Nunziata, laquale condulTe fuor deIi’ufodeU’alttc,ebelli(rima, io

cuci modo cheello fignore fi vedearmato,&ginocchioni'lopra vn elmo al-

la, borgognona,& con vnamano.a! petto in atto di raccomandarli aqlla Ma

donna, fornita adunque quella imagine,& andato a Roma fu di grande aia

to a Michclagnolo nell’opera dellagia detta fepoltura di Giulio fecoadam

tanto intendendo ilCardinalc Hipolico dc’Medici,cheil Cardinale Turne

ne haueua da menate in Fr.mcia perferuizio del rcj uno fruì tote, gli milein

nanri fra Giouann’Agnolo -, ilquale efiendo a ciò molto perluafo con buo-

ne ragioni da Michclagnolo,fen’an'.fo col detto CardinaleTurnone aPari-

gi. Doue giunti fu introdotto al Re, che il uide molto volécierijegl’aficguò

pocoapprello vna buonaprouifione,conordine,chcfa£ellc quattro fiati»

grandi, delle quali non haueua anco il frate finiti i modelli; quando cllcndo

il Re Iontano,& occupato in alcuneguerre ne’ confini del regno con gl’Io-

glcfi comincio a elTeicbiftrattato da iTcforieri,& a non tirare le fucpcoui-

fioniinebauere cola che volefrejfecódo che dalae era fratoordinato.pcrciie

sdegnarofi,cpaiédogli,chequ5toftifr,auac]l magnanimo Re!euiriu,cgJi

h uomini uirtuolì, altretantofullcro dai miniftri disprezzate, e uilipelèjfi

p.irti.nó onàrecheda iTeforierijiquaìi pur s'auiderodcl luomal’anittiojli

fiilI-.To le '

',5f dci ciic-proeifrcni p2ga:e-4ii.fix]aa-vn-quaurino . Mai ben''**
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f0,ch*phm3» che fi niouelIe,pec fuc lettere fece a faperc coirai Re,come al

.

Cardinale volerli partire. Da Parigi dunqueandatoà Lione, e di li p la pr»

Qtnza aGenoaa,non ui fe molta fianza,chein compagnia d’alcuni amici aa

itaVinezia>Padotia,Verona,e Man toa,vcggendo con molto Tuo piacere,#

.

tiiora difcgnando,fàbriche,scalrore,e pitture, ma (opratuttc molto gli piac

queroioMantoalepitturedi Giulio Romano. alcuna dcllcquali dilegao

COD diligenza .Hauendo poi intefò in Ferrara,& in Bologna, che i fuoi ttzù

de'Scrai faceuano capitolo generaleasudrione, uiando per uifitare molti

amici fuoi,c particolarmente maeftr«ZaehcfiaFiorentino,fao amiciflìmo.

ai preghi del qualefccein undi,&-vna notte due figure di terra grandi qua
toilnaturaicjcio è la Fcdc,c la Charici. lequali finte di marmo bianco, lèr-

oironoper una fonte pofticcia,da lui fatta con un gran vaio di rame,chc du-

roagectar acqua tutto il giomo>chefa fettoilgeneralc,con raoItafuaiode,_

Shonore.DaBudrione tornatolènecon detto macftro ZachcriaaFiren-.

zf,tiel Tuo conuento dc'Scrui , fece fimi) mence di terra , c le pofe in due nicr'

chicdelcapitolojdue figure maggiori dclnaturale,cio.c Moife,&san Paulo

cfacgli furono molto lodate. Eflendo poi madato in Arezzo da macftro Dio
nifio ,allora generale dc’Seruijilqualefu poi fatto Cardinale da Pp. Paulo 5.,

&ilqualcfi‘sémia molto obligato al generale Angelo d’Arezzo,chcrhauca
2llcaato,& infcgnatogli le biionelettcrcjfecefra Giouan’Agnolo al detto gc
cerale Acerino vna bella fepoltura di macigno in s.Picro di qlla cictà,có.mol

tiintagli,& alcune ftatuc,edi naturale (opravnacafiail detto generale An-
gelo,edue putti nudi di ródo riIicuo,che piagnédo fpégono le faci della vita

,

humana,cÓ altri ornamcti,chc redono molto bcllaqft’opa . laqualc non era

anche finita del tutto, quieto eflendo chiamato a-Firéze da i proucdicori fo

ptil’apparato, cheallorafaceuafareii Duca Aleflandro,pla uenurainqila

ciuàdrCario V.Impadore,chetGinaua mtroriofo daTunis -, fu forzato par

tirfi.Giutoduqj aFiréze.fcceal porca sacaTrinitafopra vna bafa gride,una
figund'ottobrac- chcrappfcntaua il fiume Arno a giacerejlqualel attorno

thanadi rallegrarficòl Reno Danubio Biagrada,& ìbero tatti daaItri,dcUi;

uenutadiS. Maefta.ilqnale Arno dico fu una molto bclla.ct buona figura,

infui caro de’Carnéfecchi fece il medefimoin vna figura di 11. brac-Iasó Da
ca degl’Argonauti, maqfta p eflef di fiiiifuratagridezza,&: il tepo cono no
riufc! della pfezzione,che la prima: come neanche una Ilarità Augufta,che

,

fece al cito alla CucuIia.Ma cófidcratala breuita del tépo,netq«àlc egli códiif

feqft'ope,elIc gl'acquiftaronogrid’honoreje nome coli appiIogi’artcficijCO

mel’uniuerfale. finita poi l’opa d’ Arezzo, inccndedo, che Girolamo Gégh#
haueada fare vn opa di marmo in'V rbino,l'ado il fratea trouarei ma nó fi cC
feudo uenuto a cóchiufione niuna, prefe la iiolra di Roma, c quiui badato po
cOjfen’andòaNapolicSrpanzad’iiauerea fate la fepoltura di Iacopo Sana-

zatogétil’hQorno NapoIetai}o>e.Poeca veramete fingolare, e rarillìmo . Hatcé

.

do edificato il Sanazaro aMargoglinoIuogodi btÙifs. uifta, crams.nifs.ncl

Sbc di Ciiiaiafopra la marina, una raagnifica,c molto còmoda habitazione,

hqualcfigodemctreuiflc} lafcioucnsdoamorteól luogo,che ha forma eli

cóuenco,et una bella chiefetta all'ordine dcTrati de’Seruij oi di nido al S. Ce

iai;iiormcrio,€talS.Có:e di Lihtfecutori dcUuc.tcftamé;o>thcncì:a deità.
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ChicfadaMiedificatajcUqualedoueuaclTcrevfHciatadaidctti padri, gli fi

cèflcro la Tua fcpohura. Ragionandoli dunque di farla,fu propoftodaifrati

aidecci cflccuiori fra Gionann’Agnolo, alquale andato egli, come s’e detto

aNapoU, finalmente fu la detta fepol tura allogata, efi'endo fiati giudicaui

fuoi modelli aflai migliori di molti altri,che n’erano fiati fatti dadiuerfifcul

tori,per mille feudi . Dc’quali houendo hauuto buona pateitaj mandò aca-

uarci marmi Francefeo del Tadda da Fiefole in tagliatore eccellente, alqua.

lehaueua dato a fare tutti i lauori di quadro,e d’intaglio,che haucuanoafar

fi in qacll‘opeca,per condurla piu prefto. Men tre,che il frate fi mccccuaaot

dine per farcia dettafepoItura,eflendoin Puglia venuta l’armata Turche-

fcha,e per ciò ftandofi in Napoli con.non poco timore, hi dato ordincdifor

tificare la dttà»e fatti (òpra ciò quattro gcand'huomini,c di migliore giudi-

aio .1 quali per fcruirfi d’architettori in tendenti,andarono penfando a! &a

fi. ilquale hauendo di ciò alcunto fen tote hauuroje non parendogli,chca(l

h'iiorao religiofojCome egli era,iftefle bene adoperarfi in cofe di guerra, fe-

ce intendere adetti cfiecutori,che farebbe quell’opera ò inCarrara,òin Fio

rcnza,e ch’ella farebbe al promcfi'o tempo condotta, e murata al luogo fuo.

Cefi dunque,condottofi da Napoli a Fiorenza; gli fu lubito fatto inccndeic

dalla Signora donna Maria madre del Duca Cofimo, che egli finilfe ils. Co

fimo,che già haueua cominciato con ordine del Buonartoto
,
per la sepolto

ra del Magnifico Lorenzo vecchio . onde rimefioui mano,!c finije ciofatto

hauendo il Duca fatto fare gran parte de’ condotti per la fontana grandedi

Caftello fua villa;& hauendo quella ad hauere
,
per finimento un’ Hercole

in’ciroa,chefaceffefcoppiare Anteo,acuivfcificin cambio del fiato acquadi

boccha,che andafie in alto; fu fattone fare al frate vn modello afiai graudei-

to; ilquale piacendo a fua eccellenza fu comelIogli,che lofacelie,& aodaiie

a Carrara a cauarc il marmo, ladouc andò il frate molto volentieri, per tita

rcinnanzicon quella occafione ladetrafepoltura delSanazaro, cparticolat

merttevna ftoria di figure di mezzo rilieuo. standoli dunque ilfrateaCat

rira,il Cardinale Dona IcrifTc di Genoua al Cardinal Cibo, chefi trouauaa

Carrarajche non hauendo mai finita il Bandinello la ftatua del principe Do

rfa,e non hauendola a finire a!triméti,che procacciafls di fargli hauere qual

cheuàlent’huomoscuItore,chelafacefic;perciocheiiauea curadilollecitare

quell’opera. laquale lettera hauendo riceuuta Cibo, che molto innanzi bi-

uta cognizione del frate,fcce ogni;opera di mandarlo a Genoua . ma egli dii

felèmprcnon potere, e non uolereinniimmodoferuirclfuasignoria Keuc

iendilfima,fe prima non fodisfaceuaali’obligo,epromella, chehaueua col

Duca Cofimo. Hauendo mentrcche quelle cofefi trattauano tirata molto

innanzi la fepoltura del Sanazaro,& abbozzato il marmo dcirHcrcoie,fcne

venne con elToa Ficcnzeidouc con molta preftezza,e fiudiolo condulTeaial

termine, che pocoharebbepenatoafornirlodcl tutto, fchauefic feguitato

di lauorarui »Ma elicndo vfeita vna voce,che il marmo a gran pezza nonriu

feiua opera petfetta,come il modelIOjC che il frate erapcrhauerncdifficuità

a rimettere infieme le gambe dcIl’Hercole, che non rifeontrauano col toefo

Mefler PierfrancefcoRicciomaiordomo,chepagauala prouilìoneal frate,

cominciojlafciandolì troppo piu volgere di quello,chedoucrtbbc vnhuo*
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tno grane ad andaremoltoratcnutoa pagargliela; credendo troppo al Baa

dindio , che con ogni sforzo pontaua contro a colui ; per vendicaru dcliUnr

giuria,che parca cnegl’hauefTc fattto di hauer promelTo uoler fare la ftatua

dd Doria.dilobligato.che fufle dal Duca . fu ancho opcnioDCj che il fauor«

dclTribolo.ilqualelaceuagrornamenii di Caftellononfuflerod’alcungio

uamento al frate . ilquale , comunche fi fu (le, ucdédofi eflcrebiftrattato dal

Ricciojcomecollericojcsdegnofo/e n’ando aGenoua . Douc dal Cardina-

le Doria, e dal principe gli fu allogata la ftatua di eflo principe, che douca
porli in filila piazza Doria . Allaqualc hauendo mefto mano

;
lènza però in-

tralafciarc del tu tto l’opera del Sanazaro.inentre il Tadda lauoraua a Carra
rail téfto degrintaglijC del quadro-, la fini con molta fodisfezionc del Prin-

cipe, e de Genouefi. E (e bene la detta ftatua era fiata fatta, per doucreelXèfe

poftain filila piazza Doria,fecero nondimeno tanto i Gcnouefi,chc a difpct

todeifrateeliafupoftainfullapiazzadellafignoriajnonoftantcchecflofra

tcclice{Ic,chchaucndolalauorata,percheftellciro!ata fopraun-bafamentq,

ella non poteua ftar bcne,nc hauerc la lua ueduta a canto a un muro.^E per

dire il uero non fi può far peggio,chemettere vn’ opera fatta per vn luogo,,

in un’altroj eftendo che l'artencenciropcrarc fi ua quanto a i lumi,elc uedu
icaccomodando al luogo,doue deeeflere lafua ò scultura, ò pitturacollocsi

ta. Dopo CIO uedendo i Genouefi,epiacendo molto loro le ftorie,& altrefi

gure fatte perla fcpo! tura del San3zaro,voIlono,chcil fratefaceflcperlalo-

loChiefa chathcdralc vn san GiouanniEuangeliftajche finito, piacque lo-

to tanto,che ne reftarono ftupefatti. da Genoua partito finalmente fra Gio-
Tiann’ Agnolo, andò a Napoli; doucnel luogo giadetto mifcfu la fepolturii

detta dei Sanazaro; laquale è coli fatta. In fu i canti da baffo fono due piedi-

ftalli,ÌQ ciafeuno de’qualiè intagliata Tarme di elio Sanazaro. c nel mezzo di

quefti è una lapide di braccia vno , e mezzo,nella qualcèinragliaco Tepitaf-

fio,chelacopo fteftofi fecejfoftcnutodadueputiini .Dipoi (opra ciafeuno

dei detti piediftalli è una ftatua di marmo tonda a federe , alta quattro brac-

cia, cÌo èMinerua , & A pollo . & in mezzo a quefte fra Tornamento di du«
mcnfolc,che fono dai Iati è vna ftoria di bracciadue , e mezzo per ogni uer-

fojdentto laquale fono in tagliati di bado rilicuo Fauni,Satiti,Ninfc,& altre

figurc,chefuonano,ecantano;nellamanicracheha fcritto nella fua dottis-

fima Arcadia di uerfi paftorali queU^|huomo eccellentiffimo. sopra queftft

ftoria èpofta una cada tonda di bcllifsimo garbOjC tutta intagliata, & ador-

na molto>neIIa quale fono Teda di quel Poeta .E fopra eda in (ul mezzo è in

vnabafalateftadi lui ritratta dal uiuocon quefte paròle spie; A CTIVS
SINCE RV S ; accompagnata da due putti con Taleavfod’amorijchein
torno hanno alcuni libri . in duenicchie poi: che fono dalle bande ncll’ahre

due faccie della cappella fono (opra due bafeduc figuretondedtmarmo rit-

te,edi tre braccia Tuna,o poco piu; ciò è fan Iacopo Apoftolo , csan' Nazza-
ro . Murata dunque nella gui(a,che s’c detta queft’opera, ne rimafero fodis«

fettiffimii detti fignori e(tcutori,e tutto Napoli . Dopo licordandofiiUra-

tcd’hauere promedo al PrincipcDoriaditornareaGenoua,per fargli in sa

Matteo la fua fepol tura, Scornare tutta quella Chiefa, fi parti (ubico daNa
poli

, & an dofienc a Genoua ,
doue arriuato, e fattii modelli dell’opera che

dourui
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4o\i«a far» a quel fignore, i quali gU piacquero infiniiamente, ui tnife mina
con buona prouiùonc di danari,ebuon numero di maeftri . E cofi dimocan

doilfratcinGcnoua fece molte amiciziedifignon,6:huominiumuofi,*

parncolarmcntccon alcuni medici,chc gli furono di molto aiuto,pcrdocbe

eiouandofi l’un l’alcro,c facendo moke Notomie di corpi human{,&aitca-

dendo all’architettura,e profpcttiua, fi fece fraGiouann’ Agnolo ceedUa

tilììmo. oltre ciò andando tpcile uoke il Principe doue egli Iauoraua,c piacé

dogliifuoi ragion amenti, gli pofcgrandiirimaafiezionc. Similmente in de;

to tempo di due fuor nipoti chcbauciialakiatiin caftodiaaroaeftro Zache

eia gliene fu mandato uno chiamato Angclo,giouan«dibcll’ ingegno, eco

damato,
e
pocoappreflo dal medefimo vn’altre gioaanecto chiamato Mat-

tino,&gliuolo d’un B-actoIomco fatto . De’quali arats duegiouani infegaaa

'dolorojcomc gli tufferò figliuoli , fi fèsuiilfracein queiropera, chebauei

-fra mano . Dellaqualc vltiraaraen te uenuto a fincjmeffe fu la cappella, fepol

tura,c gl’altri ornamenti fatti per quella Chiefa . Laquale facendoafomrao

•la prima nauata del mezzo vna croce,
c
giu per lo manico tre,ha i’altar mag-

.giorc nel mezzore in tefta ifolato . La cappella dunque è retta ne’ cantoni di

quattrogran pilaftri,i quali foftengono parimente il cornicione, chegiraia

- torno,c fopra cuigirano in mezzo tondo quattro archi , che pelano alla ci-

'litturade’pilaftri . Dc’quaii archi tre ne fono nel nano di mezzo , oroaudifi

ncftrc non molto grandi . E fopra quelli Archi gira vna cornice tonda, che

fa quattro angoli fra archojSc areno nc’can ti, e di fopra fa vnaTribunaavIo

di catino.Hauédo dunque il frate fatto molti ornamenti di marmo ,dmtor*

-no all’altare da tutte quattro le bande,fopra quello pcle vn beliiffimojemol

to riccho ua(o di marmo per losantilUrao-Sacramento, in mezzo adue Aq*

geli pur di marmo, grandi quanto il naturale, intorno poi gira vn partimeli

rodi pietre commefle nel marmo con bello,& uariatoandarcdiniiicKi,&

pietre rare,comc fono ferpentini,potfidi,ediafprL E nella teftajefaccia pria

cipale della cappella, fece un’altro partimcn to dal piano del pauimencoiniìr

DO all’altezza deli’altare, di firaili mifchi, & marmi, ilqualcfabafamento»

quattro pilaftri di marmo,che fanno tre vani, i quello del niczzo,chcèmag

giot dcgl’al tri^e in unafepokura il corpo di non lo che lanto-,& in quelli dal

le bande fono due ftacu e di marmo fatte per dueEuangelifti. sopra quello

ordine è vna cornice,e Icpra la cornice altri quattro pilaftri minori, chcreg

gono un’altra cornice,che fa spartimen to per tre quadretti , che ubwdifco-

no ai uamdifotto. in quel di mezzo,chepofa in luffa maggior cornice, eoa

Chrifto di marmo,che rifufeita, di tutto rilieuo, c maggiore del naturale.

Nelle facciedalle bande ribatte il medefimo ordine,eTopra la detta lepolci’»

ra nel uano di mezzoè una Noftra Donnadi mezzo rilieuo,cÒ Chrifto mor

to. laqualc Madonna mettono in mezzo Dauic i<.e,c san Giouanni Batiifta,

c ncll’altraèsantoAndrea,eGiercmia Profeta .1 mezzi tondi degl’archi, fo

pra la maggior cornice,doue sono duefincftrCjfono di ftucchi, con puttiitt

torno,che moftranoomarelafineftra.Negl’Angolilottola tribuna, fono

quattro Sibille ftmilmente di ftuccho,fìcomeèanchoiauorata mttaUuob

ta a grottesche di uarie marviere . sotto quella cappella cfabricata vna Ibn*

za Ibtterranca , laquale, Icendcndo per frale di marmo > fi uede in tefta una
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cairidiraaroiocondaepattifopra 5 nellaqualc doueaa efferepofto , come
crcdofiaftatofatcodopolafaamortcrilcorpodicflbfignore Andrea Do-
lia. E dirimpetto alia cada, (òpra un’ altare , dentro a vn bcllidimo vafo rft

bronzojchefutatcojcrinetcodachififuire.chclogrttadediuinamenteical

quantodel legno della (antidìma Croce, (òpra coifucrucifiilo Giefii Chri-
ftobcaedetto.Ilqual legno fu donatoa elio Principe Doria da! Duca di Sauo
ia,$ono le parietedi detta toba tutte incroftate di marmo, eia uolcalauorata

diftttcchi,® d’oro con molte ftoricdc’fatti egregi) del Doria; &:il pauimétOjC

tutto Ipariito di varie pietre mifchia corrifpódcza della volta, sono poi nelle

dcciace delia crociera della nauata,da fommo due fepolturcdi marmo con
duetauoledimwzorilieao. in unaè (epolto il Conte Filippino Doria, c ne!

Filtra il fignorGiannettino delia medcfima famiglia.Ne pilaftfi doue co-

minciala nauata del mezzo, fono due belliflìmi pergami di marmo; e dalle

bande delle nauace minorijfono spartite nelle facciate con bell’ ordine d’ar-

chitettura aIcunecappeUc,con colonn’e,&altri molti ornamsnti.che fanno

quella chiefa edere vn’opera vcraméce niagnifica,e ri cchirsima. Finita la dee

iaChicfa,il medefimo principe Doria, fece mettere mano al Tuo palazzo , e

6rglinuoucaggiuntedifabriche>egÌ3rdinibelli{rimi,chefuronofàtti cotv

ordine del Frate, ilqualehauendo in ultimo fatto dalla parte dinanzi didet«

topalazzovn uiuaio, fece di marmo un Moftro Marino, di rondo rilieuo

,

eheverfain gran copia acqua nelUdettapefchicra. simile al quale Moftro
nefece un’altro a queSignorijChe fu mandatoin Ifpagnaalgran Vela. Fece

ungranNettunnodiftucchojChesopravnpicdtftaliofu poftonel giardi-

nodcl Principe. Fece di marmo due ritratti dei medefimo Principe,e due di

Catloquinto,chefuronopoftatidaCoues in Ifpagna. furono molpòamict

•delFrate, mentre flette in Genoua, Mefler Cipriano palaufgtno,i]q«Sle^«r

efietedi molto giudizio nelle cofe delle noftre arti i ha praticato femprelio-

lentieri con gl’arteflci piu eccellcn ti,e quelli in ogni cofa fauoricijil lignote

AbbatcNegro; MefIcfGiouannidamontePukiano,8rilfignor priore di

san Matteo, &inlbmma tuccii primi gentil’huomini,efignoridi quella eie

tàjncllaquale acquifto il frate fama,e ricchezza . Finite dunque le fopradet-

tc opere, fi parti fra Giouann’ Agnolo di Genoua, e fen’ andòa Roma per

riuedere il Buonarroto,chegia molti anni, non haueua vedutoj e vedere se

pcrqualchemezzohauefrepotutorapiccareil filo coi Duca di Fiorenza,

c

tornare a fornire l’Hercole, chehaueualafciato imperfetto. Ma arriuatoa

Roma,douefi compero vn Caualierato di san Piero, intefo per lettere hau-
uteda Fiorenza,cheil Bandinello,moftrando hauer bifbgno di marmo , &
facendo a credere che il detto Hercole era vn marmo ftcrpiato,l’haueu3

fpezzatoconlicentiadelMaiorduomoRiccio, eferuitofeneafar cornicip

lafepoltura del fignor Giouanni,laquale egli allora lauorauaj Tene prefeian

tosd^nojcheper allora non volle altrimenti tornare a riuedere Fiorenza}

parendogli,che troppo fuffcfopportata laprofonzione , arroganza,& info-

leniadiqueirhuomo.Meatre,cheilFratefi andana trattenendo in Roma
hauendo i Mcflìnefi deliberato di farefopra la piazza del lor Duomo unafo
tccon un’ornamento grandifsimo di ftatue haueuano mandati huominia

Roma acercarc d’hauere vno eccellente scultore . i quali huomini fe,benc
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haueuanò fermo Raffaello da monte Lupo,perche s’infermò,quando apna

touolea partire con effbloro per Meflina; fecero altra refoluzionc,&con.

dullero il fra{e,che con ogni inftanza, e qualche mezzo cercò d hauere qael

lauoro. Hauendo dunque pofto in Romaallegnaiuolo, Angelo Tuo nipote

che gli riufci di piu groffo ingegno>cfae non haueua penfatojcon Mattinoli

parti il frate,e giunfono in MelTina del mefcdi Settébrc i j^y.doucaccomo-

dati di ftanze,e meflo mano a fare il condotto deU’acque che vengono di ló*

tano,&a &ie uenire marmi da Cai iara>condu(re con l’aiuto di molti Icarpcl

linh&int^liatori con molta preffezza quella fonte,che è cofi fatta. Ha di-

co quefta fonte otto facde,cio è quattro grandi, e principaìi,e quattro mino

ri.due delle quali maggiori,uenendo in fuori fanno in fui mezzo vn’angolq

edue andando in dentro, s’accompagnano con vn’altra taccia piana, chela

l’altra parte dell’altre quattro feccie,che in tutto fono otto . le quattro faede

angolari , che vegono in fuori.facendo rifalto,danno luogo alle quattro pia

ne,che uanno in dentro . e nel nano è vn pilo affai grande, chericeue acque

in gran copia da quattro fiumi di marmojche accompagnano il corpo del ?a

fo di tutta la fbnte,intorno intorno alle dette otto faccie.Iaqual fonte pofa

lopra vn ordine di quattro fcaiee,che fanno dodici faccie:ottomaggiori,che

fanno la forma dell’angolo, e quattro minori,doue fono ipih. e fotto iquat-

tro fiumi fono le fponde alte palmi cinque . tSc in ciafeun’ angolo(chciutti

fanno venti faccie)faornamento vn termine. la circonferenza del primeva

fodali’otto faccieèioz.pa!mi,& ildiaractroè 54. ein ciafcunadelledettevé

tifacele èintagliata vnaftorietta di marmo in ballo rilieuo, con poefiedico

fc conuenienti a fonti ,& acque . come dire il cauallo Pegafo, che failfbnw

Oftalioj Europa,che pafTa il mare j Icaro, che volando cade nel nxedefitnoj

Arettifàconuerfà in fonte; Iafon,chepafIailmare col Mpntoned’oio;Narr

cifo conuetfb in fonte; Diana nel fonte,che conucrte Atepn in CerùiOiCÌ»

altre fimili.Ncgl’otto angoli,chcdiuidono i rilalci delle fcale della fowc,dK

faglie due gradi andando a i pili, & a i fiumi ; e quattro alle fpondé angolati

fono otto Moftri marini indiuerfe fornica giacere fopra certi dadi,con lezi

pedinanzi,chepofanolopra alcune mafchere,Iequa!i gettano acquaio cer-

ti uafi. i fiumi che fonom folla Iponda, e i quali pofano di dentro lopra uji

dado tanto alto,chepare,che leggano nell’acqua, fonoilNilq.cònfettepoc

«;il Teucre circodato da vna infinicadi palme,e-irofcii ì’HiberocoiWDolte

vittorie di Carlo quinto; & il fiume Cumano, uicinoa Mefiina,'dalqualell

prendono l’acque di quefta fonte; con alcune ftorie,eninfefattecon belle

confideiazioni . & mfino à quefto piano di dieci palmi fono lèdici gettid’ac

qua
,
grofsifiìmi . otto nefanno le malchere dette; quattro i fiumi, equatiro

alcuni pefei, alti lette palme,i quali ftando neluaforitti,econlatcftafi3ort

gettano acqua dalla parte della.maggior faccia. Nel mezzo dell’ otto fàcdc,

fopravndado alto quattro palmLfonofopraogni cantoyjia Serena cói’ale,

efenza braccia.-E fopraqueftajequalifi annodano nel mezzo fohoqaattro

Tritoni alti otto pa!mi,i quali anch’ellìcon le codeannodare, e conle brac-

cia resgono una gran tazza,nellaquale gettano acqua quattro msfihcreai

tagliate fuperbamen te. di mezzo alla quale tazza liugendo unpiéesw“^

foìlienedue mafehers bructitfimfjfaue per Scilla, s Catiddi, lequaiife^»
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calcare da trcNinfeignude grandi fei palmi l’una
5
fopra le quali c pofta lui

lima tazza,che da loro è con le braccia loftcnuta . Ncllaquale tazza,facendo

bafamento quattro Delfini col capo ballo, 5c con le code alte, reggono vna

palla. Dimezzo allaquale per quattro teftcelceacqua,che ua in alto,& coli

daioelfini foprai quali fono a cauallo quattro putti nudi, finalmente nel-

l’ultiinacimaèvnafiguraartnacarapprefontante Orione stella celcftc, che

ba nello feudo Tarme della città di Meflina , dellaquale fi dice, o piu tofto fi

feaoleggia edere fiato edificatricc . Coli fatta dunqueèladettafontedi

Mcfsioa*, ancor chenonfipoda coli ben con leparole, come fi farebbe col

difegoodimofirarla. EpercheeilapiacquemoltoaMcfsinefi,g!ienefeciono

fare un’altra infoila marina,doue è ladogana, laquale riufei anch’ella bella,

ericcbifsima .& ancor che quella fimilmen te fia a otto faccie,è nondimeno
diuerfa dalla fopradetta

.
percioche quella ha quattro faccie di leale che Ta-

glione tre gradirequattro altre minori mezze tonde. fopralequalidicoè

lafonte in otto faccie. E le Iponde della fontana grande, difotto hanno al pa
ridiloroinogniangolounpiediftallointagliato.'enelle faccie della parte

dinanzi un’altro in mezzo a quattro di elle. Dalle parte poi,doue fono le Ica

le tóde è un pilo di marmo aouatojneiq'ualeper due mafchere,che fono nel

parapetto letto le Iponde intagliate fi getta acqua in molta copia . E nel mez
2odel bagno di quella fontana è un bafamento alto a proporzione, foprail

filale èTarme di Carlo quinto. Se in ciafcun’angolo di detto bafaméto è un
tóualiomarinojchéfirale zampe fchizza acqua in alto. E nel fregio del mc-
delìmo,lòtto la cornice dilopra fono otto mafeheroni, che gettano aìTingia

ouo polle d’acqua. Et incima è vn Nettunno di braccia cinque, iiqualeha-

ncndoil tradente In mano polà la gambaricca a canto a vn Delfino.lono poi

^le binde fopra due altri balamenti Scilla,eCariddiinformadidue Mo-
ftti,moltobenfatti,con celle di cane,edi furie intorno. Laquale opera fini

fa ùmilmente piacque molto a Mefsinefi . i quali hauendo trouato vn’huo-

mofecódo il guftoloro,diedero,fini te le fontijpnncipio alla facciala delduo
mojrirandola alquanto manzi, e dopo ordinarono di far dentro dodici cap

pelle d’opera corintia,ciò è lei per banda con i dodici Apoftoli di marmo di

bracciacinquel’uno.DelIequaii tutte ne furono folamentefinite quattro

dalfrate,cheuifecediliiamanovn sanPiero,^&unsan Paulo, che furono

duegrandi,emoltobuohefigure.Doueuaanco fare in tetta della cappella

maggiore un Chrifto dimarmo,con ricchifsimo ornamento intorno,& fot

lo cialcuna delle ftatue degTApofioli una fioria di balTo rilieuo,ma per allo

ta non fece altro . In folla piazza del medefimo Duomo ordino con bella ar

chitetturail tempio di san Lorenzo, che gli fu molto lodato. In falla mari*

nafii fatta di fuoordine la torre del Fanale, e men tre,chequefte cofe fi tira-

nano innanzi,fece condurre in si Domenico perii Capitan Cicala una cap

pe!la,nellaquaiefecedi marmo una Noftra Donna grande quanto il natura

ìc,c nel chioftro della medefima Chiela,a!la cappella del fignorAgnolo Bor
la,fece in marmo di balTo rilieuo vna ftoria,che fu tenuta bella ,& condotta
con moka diligenza, fece anco condurre,per lomuro di Tanto Agnolo , ac-

qua per unafontana,& uifece di Tua mano vn puttodi marmo grande, che

cria in un vafo molto adorno, e benifrimo accomodato!; chefu tenuta bcl-

liii 1



terzaparte
l’opera.& al muro della Vergine fece vn’ altra fontana, con una Vergine<ii

fua mano,che verfaacquain vn pilo.c per quellache è polla al palazzo delS.

d5 Filippo Larocha.fece vn putto maggiore del naturale d’iina certa pietra,

che s’ufain Medina, iiqua! ptiito,;cheèin mezzo a certi moftrÌ,&altrecofc

marittime,getca acquaio vn vafo. fecedi marmo vnaftatua di quattro brac

eia,cio èvna (anta Chaterina martire molto bella, laquale fu mandata ala-

lumetia,luogo lontano da Metlìna 14. miglia . Furono amici di fra Gicuan

n’AgnoIo, mentre dette in Meflìna,ildettofignordon Filippo Larceba,

e doaFraocefeo del!a.medefima famiglia} Mefler Bardo CodijGiouanfraij-

afca-Sca!i}& M. Lorenzo Borghmi tutti tre gentii'huomini Fiorentini,allo

rainMelIÌDajSerafinodaFermo,& il lìgnor gran Madre di Rodi, che piu

volte fece opera di tirarlo a MakajC farlo caualierijmaegli rifpofenon vole

re.confinarh in queU’Ifblajfenza che pur alcuna volta,conofcendo,che6c«

uamaleaftatefcnza l’habito dellafua religione penfauadi tornare. Etnei

uero fo iojche quando bene non fude Rato in vn certo niodoforzato,erari*

(oluto ripigliar!o,e tornare a'uiuere dabuono religiofo.Quandoadunqns

aljtempodipapa Paulo quarto l’anno 1557. furono tutti gl apoftadjoucco

sfratati aftretti a tornare alle loro religioni fo tto grauilstme pene} fraGioui

n’Agnolo lafcio l’opetejChe haueafra mano,&in fuo luogo Maninofiw

creato,e da Mefsinadel mcrcdiMaggÌo,rene uennea Napoli
,
penorrare

alla Tua religione de’Seruì in Fiorenza . Ma prima che altro facefie,per darli

a Dio interamentc,andò penando come douedei Tuoi molti guadagni di-

Ipenfareconueneuolmente.Ecofi dopo hauerc maritate alcune fue nipote

fanciullepoucre}& altre della fua patria,e da Montorfolij ordinòchc ad An

gelo fuo nipote,del quale fi ègiafatto menzione, fuflero dati in Rotnansille

fcudi,& comperatogli vncaualiere del giglio. A duefpedalidi Napoli die-

de per limofinabuonafommadi danari perciafaino. Al fuoconuentod^

5erui iafciò mille feudi per comperare vn podere , & quello di Montoricli

flato de’fìioi anteccflbriicoqucftojcheaduefuoinipotifratidel medelìmo

ordine fudino pagati ogni anno, durante la uita loro,uenricinquefcudi per

ciafcunOjCCQn alcuni altri carjchijchedifotrofìdiranno. lequali cofe,corac

hebbe accomodato,^ feoperfe in Rom3,e riprefe Thabitocon molta fua eoa

tentezza,e de’fuoi fratte particolarmente di maeftro Zaccheria . Dopo ve-

nuto a Fiorenza} fu riceuuto,e veduto dagl’ amici ,e parenti con incredibile

piacere,e letizia. Ma ancor che haueffe deliberato il Frate di volere il rima-

nente della uita fpendercin feruigio di nofteo Signore Dio,e deiranimafca

c ftarfì quictamenrein pace, godendoli vn caualici-atocIies’eraferbaio;ció

gli venne CIO fatto cefi predo, percioche, efiendo coniftanzia chiamatoa

Bologna da m.'iedro Giulio Bouio,7Ìo del Vafeone Boniotpeixhefaceflentl

la Chicrade’Seiuiralcar maggiore tutto di marmo, Scifclsrotie oltre ciò

una<èpohura,ccn hgurc-jericclio ornamento di pietre mifchie,&incoltfa

iure di marmornon potèmancarglijemafsimamcntehauendofiafareqcd
] opara in vraChicradtl dio Ordine.Andatcd’Jnoue a Bologna,emefloroa
no ail’opcra^, i.t códudtntcr. rotto mcfìtficendoi! detto nhare.ilcualctlsni
p-.adro aliairrochiude

il choro dcfrati,tutto di marmo dentro, e fuori con

o.,! rD-.22.j
c mezzo, ccn aicun'aittcì^

(Ut
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tatdaglilatlè rarchttecturacii queft’opera bella veramente, c ben partita,

I
&ordinata,ecomme(Ia tanto bene,che non (ì può far meglio, il pauimcnto

I

ancora,doue in terra è la fcpol tura dei Bouio.è fpartiio có beirordine j e cer

ticandelliendi marmo,ealcunefìor!ette,e figurine lono alfai bene accomo
date,&ogD! cofaèricchad’intaglioiMale figurejoltre che fon piccole, per,

}adiiìcuUa,che fi badi condurre pezzi grandi di marmo a Bologna, nonfo-

Dopariairarchirettura, ncmoltodacffere lodate. Mentre che fra Gicuan.

0’Agnolo lauoraua in Bologna queft’opetaj come qiiel!o,che in ciò non era

I

ancobenrifoluto, andana penfando in che luogo potefle piu comodamen-
!

tedi quelli delia fue religione!, confumarei fuoi virimi anni
,
quando mae-

ftroZaccheria fuo amicusimo,che allora era Priore nella Nunziata di Fircn

zCjdifiderando di tirarÌo,e fermarlo iniquel luogo,parIo di lui col Duca Co
fimojriducendoglia memoriala uirtu dei Frate, epregando,chcvoleuèfcc

nirfensiachehauendorifpoftoil Duca benignamente, echefi feruirebbe-

del frate, tornato,che fufìe da BolognajmaeftroZaccheria gli fenile del tut

tOjmandatogli apprcilo una lettera del Cardinale Giouanni de’Medici,ncl

laquale i! confortaua quel fignotea tornare afare nella patria qualcheope»

ra fegnalata di fua mano,lequali lettere hauendo il frate riceuuto; ricordan-

doli che Melìer Pierfrancefeo Ricci,dopo effere iiiuuto pazzo molti ani,era

,
morto,e che fimilmen ce il Bandinelio era mancato si quali parca, chepoco
giifuHcro frati amici, rUcrtffe ebenon mancherebbedi tornare quanto prì

I maporeircafccmrefiia£cccfrenzaniuftrirsima,perfareinferuigiodiquel-

I

lanon cofe profàne,fna alcun’operafacra,hauédo turco uolto Tanimo al fer-

uigio di Dio,e de’fuoifantì . Finalmente dunque, effendo cornato a Fiorcn-i

zaranoi5éi.feti’andòconmaeftroZaccheriaaPi{à,doueeranoilS.Duca,et

I

i\CardinaIe,perfarealoroIIluftrifsimesignoriereuerenza.DaquaU figno

I iic(letMloftaTobcnignamentericeuuto,ecarczzatosedettoglidal Duca,che

nelfuoritorno a Fiorenza,gli farebbe dato a fare vn opera d’importanza, fe

netorao. Hauendo poi ottenuto col mezzo di maeftro Zaccheria, licenza

da i fuoi frati della Nunziata di potere ciò far e,fece nel capi telo di quel con
dento,doue molti anni innanzi haueua fatto il Moife, e fan Paulo di fracchi

[

come se detto difoprajuna molto bella fepol tura m mezzo per fe,eper tut-

ti gl’huomini dell’arte del difegno, pittQri,ftulrcr',& archireitori,chenoa

haueflòno proprio luogo,doue eflere fottetrati; con animo di lafriare come
fece,per concratto,cheque’fcati, per i beni che lafcierebhcloro.fuIIerocbU

gatidire mefra alcuni giorni difefta , e feriali in detto capitolo. Echecia-
fcon’anno il giorno della santilsima Trini ta fi facefle fcfta folennifsiraa , Se

il giorno feguen re vn ufficio di morti per l’aniraedi coloro chein quelluo-

gofuflero frati foteerrati

.

Quefto fuo difegno adunque, hauendo elfo fraGiouan n’Agnolo, e mae
ftroZacheriafeupertoaGiorgio Vafari,cheeràlcroamicn'simo,6e infic-

ine hauendo difeorfo fopra le cofe della compagnia del difegno, ciie al tcra

podi Giotto era fiata creata , Si haueua le fue franze hanuce in sant a Mari a

Naouadi Fiorenza, come ne appare memoria ancor’ hoggi sii aitar inag-

gioiedello spedale, dai detto tenipoiitf:Doaccfra:per.iar‘jno con qaeita

Cicafioae di rauiarla, e ximctrerìa lu

,
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E perche era la detta compagnia dall’altar maggiore fopradetto ftata trapot

tata(come fi dica nella vita di Iacopo di Cafcntino)rotco le aoicedel mcdclì

mo {pedale in fui caco della via delia Pergola:edi il poi era ftata ukimamen-

tc leuata,e tolta loro da don Ifidoro Moncaguti spedalingodi quelluogoiel

la fi era quafi del tutto difiiaeira,epiu non fi ragunaua. Hauendodicoilfta-

tCjmaeftro Zachena, e Giorgio ddcorfo fopra lo ftato di detta compagnia,

Iungamcntc,poi che il frate hebbe parlato di ciò col Bronzino,Francefeo sa

Gallo,Acnannaco,Vincenziode Rolli,Michel di Ridolfo,& altri molti scoi»

cori,
e
pittori de pnmi.e manifcftaco loro Tanimo Tuoi uenutala mattinadel

la santifiima Trinita,furono tutti i piu nobili,& eccellenti artefici dell’arte

del difegno in numero di 48. ragunati nel detto capitolo,doire fi/raotdina

to una bélliflìma fcfta,e doue già era finita la-detta fepoUura, e l’aUaretirato

tanto innanzi,che non mancauano fe non alcune figurc,che u’andauanoà

marmo
.
Quiui,detta vnafolennirsima mefiajfu fatta da un di que’ padri vna

bell’orazionein lode di fra Giouàn’Agnolo,c della magnifica liberalità, che

egli faceua alla compagnia decta,donando loro quel capitolo, quellafepol*

tura,e quella cappella . Della quale,accio pigliafiero il poflefib conchiufeci

(èrfi già ordinato,che il corpo del Puntormo,ilquale era ftato pofto in vnde

pofito nel primo chioftretto delia Nunziata fuiTe primo di tutti meOoiadtt

ta fepoltura. finita dunque la raefia,eÌ'orazione , andati tutti in Chiefado*

ue in vna bara eranorofla del detto Puniormo,portolo (opra le fpaliedepiu

giouanijcon vnafalcola per uno,& alcune torce, girandevintorno la piazza

il portarono neijdetto capicoloj ilquale doue prima era parato dipannid'o

tOjirouarono tutto nero,e pieno di morti dipinti,& altre cole fimili. E coli

fu il detto Puntormo collocato nella nuoua {èpolcura . liccnziandofi poi la

compagniajfu ordinatala prima tornata per la prolsima domenica,perda

principio, ol tre al corpo della compagnia,a una fceltade’tnigliori,& creato

un’Accademia: con raiuto dejlaquale,chinon fapeuaimparatTe,ecbi&pe-

ua,morto da honorata,elodeuoleconcorréza, andafle maggiormente acqui

ftando .Giorgio intanto, hauendo di quelle cofe parlato col Duca, epre-

gatolo a uolerelcofifauorire io ftudio di quefte nobili arti,come hauea fitto

quello delle IctterCjhauendo riaperto io. ftudio di Pifà, creato un collegiodi

fcolarijedatoprmcipioali’AceademiaFiorentinajlo trouò tanto dilpofto

ad aiutarejC fauorire quefta imprefa quanto piu non harebbe faputodifide-

rare . I^po quefte cofehauendo ifrati de’Serui meglio penfato al fettofiri-

folueroaojclo fecero intendere alla compagnia, di non volere, che il detto

capitolo fecuiflfi loro fe non per fatui fefte,uffìci,e feppellirc . E che inniun’

altro modo uoleuano hauere,medianteÌeloro tornate, eragunarfi, quella

feruitu nel loro conuento.Di clic hauendo parlato Giorgio col Duca,cchie

fiogliuniuogo,fua Eccellenza dille haucre penlàto di accomodatneloro

vno,douc no folamen te potrebbono edificare una copagnia; ma hauereiar

go capo di moftrare,lauorado,h uirtu loro..E poco.dopofcri{Ie,c feceintéde

re'p M. Lelio Torelli al Priore,e monaci degl’Angelijchéaccoraodallonola

detta compagnia del Tepio ftato cominciato nel loro monafteno da Filippo

Scolari detto lo Spano. VbbÌdironoifrati,eIa cÓpagniafu accomodata d'al

cuneftaze,ne]lequalilìragunopiu volccjco buonagrazia di q’padri,chcan

co
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co nel loro capitolo proprio graccettarono alcune uolte molto corte/èmen

tc. Ma eflcndo poi detto al lìgnor Duca,che alcuni di detti monaci noeta»

no del tutto contenti,che la entro fi edificafie la compagnia : perche il mona
fterioharebbequeIlaferuita,& il detto rempiojilquale diccuano uolcre

con l’opere loro fornire;fi ftarebbe quanto a loro,a quel modojSuaEccellea

zalecelapere agl’huomini dell’Accademia, che già haueua hauuto princi-

pio,&haucafetTa lafeftadi san Luca nel detto Tempio,che poi che i mona
d, per quanto intendeu3,non molto di buona uoglia, gli uoleuano tn cala

,

cbc non mancherebbe di pioueder loro vn’ altro luogo . Difie oltre ciò il

detto fignoEDUca,come Principe ueramente magnanimo che è,iion fblo uo
lerfeaorirefcmprela detta Accademia,ma egli ttefio efier capo,giiida,e prò

tettore.c che per ciò crearebbe,anno per anno un luogotenen te , che in fua

ueceinteruenifieatuttc'ie tornate. E tcofi facendo per lo primo delle il R»
don Vincenzio Borghini,spedalingo degl’innocenti . nelle quali grazie, &
atnoreuolezze moftrate dal fignor Duca a quefta fua nuoua Accademia ,fu

ringraziato da dieci depili uecchi,&ecceìlentidi quella. Ma perche della

rilorma della compaguia,e degl’ordini dell’Accademia , fi tratta largamen-

te ac’capitoli,chefurono fatti dagl’huomini a ciò deputati>&: eletti da tutto

il corpo pertifarmatori,fi:aGiouann’AgnoIo,F.cancesco da sa Gallo,Agno
loBron/inOjGiorgio VafarijMicheledt Ridalfo,ePierfrancefco di Iacopo

di Sandro,coll’interuento del detto luogotenente, e confermazione di sua

Eccellenza non ne diro altro in quefto luogo . Diro bene,che non piacendo

araolri il uecchio fugelio,& arme ò vero infegna-dcUa compagnia , il quale

eravn Bue con l’ali agiacere, animale deU’Euangeliftasan Luca,e che ordi-

natofi,percioc-he cialcuno dicefie,ò moftralle con vn difegno il parer fiiO} fi

uideroipiu bei capricci, e lepiuftrauagan ti, èbelle fàntalie, che fi pollano

imaginare. Ma non per ciò è anco rifoluto interamente quale debba efier®

accettato. Martino incanto.difcepolo del frate, efiendo da Mefsmauenuto
. a Fiorenza, in pochi giorni morendoli , fu fotterrato nella fepohura delta .

fiata fatta dal luo raaeftro, e non molto poi,nel 1564. fu nella raedefima c5
bonoratifsime efiequie lotterrato cfio padre fra Giouann’Agnolo,ftatofcul

torecccellente,edalmoÌtoReu.edoccifsimo maeltro Michclagnolo pubU
caraéte nel tempio della'Nunziata lodato, con vna molto bella orazione . £
nel nero hanno le noftre ani,per molte cagioni>grand’obligo con fra Gio-
uannAgnolojperhauete loro pcjrtato infinito araore, 5cagl’artefìci di quel

la parimente.£ di quato giouaraenro fia fiata , e fia l'Accademia , che quali

da lui nel modo, che fi è detto, ha hauuto principio-, e laquale è hoggiin
protezionedcl Signor Duca Cofimo,e di fuo ordine fi raguna in san Lcrcn
zo nella lagreftia nuou3,doue fono tant’opere di fcultuta di Michclagnolo:
Il può da quello conofcerejchc non pure nell’eficquie di elio Buonarroto,
chefuronojper opera de’noftri artefici,& con l’aiuto del Principe, non dico

inagnifì:hc,ma poco meno,che reali', delle quali fi ragionerà nella vita fua

mam molte altre cole, hanno per la concorrenza imedcfimi, e per non ef-

•fere indegni accademici cofc marauigliole operato .

i JilipaidcokrmentcnellsnozzedeU’lliullrilìimoSignor PrincipediFio

.rei'iza
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rcnza, e tfi Siena» il Signor Don Francefeo Medici , e della

Sereni^

•

RcinaGiouanna d Auftriaicome da altri intcramenceèftato coq q
raccontato ,& da noi lata aluogo piu comodo largamente teplìcaf^j

E percioche non iolo in quefto buon' padre ma in altri ancora,
(Jg*

H fiè ragionato dilbpra , fi è veduto,e uedecontinuanaentc, ebei

ligiofi ( non meno che nelle lettere, nei publiciftudij, e nei facci concir \

fono di giouatnento al mondo , e d’utile nell’artil, enegl'efercizij pm
li

I
e che non hanno a uergognarfi in ciò dagraltriifi può dire non eilcte n

'*

aiicntura del tutto uero quello, che alcuni piu da ira , e da qual-
‘

che particolare sdegno, cheda ragione mofsi, e da
ucrita i affermarono troppo largamente

di loroj do è che efsi a co tal ui*

ta fi danno, come
quegli,

che per uilta d’animo , non hanno argo-

mento, comegraltri huomini,

di ciuanzarfi.Ma

Dio
gliel perdoni . Viffcfira Giouann’AgnoIo anni

5Ì,Emoriali’vtÌmod’Agofto 1565. ;

^ine deliavita difra Ciouanrl oAgnolo tPHontorfeli

Scultorea

.
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Vita diJrmcejco detto de’ Salutatipittore fiorentino.

V padre di Franceico Saluiati dclqua!e al prefentefcriuiamo Ix

vita, &ilqualc nacque Fanno 1510. vn buon’huomo chiamae

IO Michelagnolo de Roffi teflìtore di velluti . Ilqualc hauen-
do non quefto fblo, ma moiri altri figliuoli mafehi, c femine»

& per ciò bilognod’cflere aiuta toj haueua fcco medefimodc
liberato di uolcre per ogni modo , che Francefeo attendelle alfuo meftiero

di teiTcre ucllutj . Ma il giouinctto,chc ad altro hauea volto Fanimo,& a cui

difpiaceua i] meftiero di quell’ arte ; come che anticamente ella fulTe efer-

citatada perinne non dico nobili ma affai agiate, e ricche , maluoien rieri ia

quefto feguitaua iluoleredcl padre. Anxi praticando nella via de’Scrui,do

ichaucua una fua cafajCon i figliuoli di Domenico Naldini fuo vicinOjC cù
KKKK
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ia<3ino horeuoIe,{i vedea curro uolto a coftumi genrili,& honorati j emolto

inclinato al difegno . Nella qual cofa gli fu vn pezzo di non piccolo aiuto ua

fuo cugino chiamato il Diacero orefice, e gìouane, che haucua affai buon di

fegno. Impero che non piiregrinfegnauacoftui quel poco,che(apeua,ma

Taccomodauidt molti difegni di dmeiii ualenr’huomini, (oprai quali gior

no,e notte nafeofamenre dal padre, con incredibile ftudiolìcfercitaua Ftaa

cefeo . Ma efiendofi di ciò accorto Domenico Naldini , dopo hauerbenecfa

minato il pntto.fece tanto con Michelagnolo fuo padre>chc iopofein botte

ga del zio a imparare Tarte dell’orefice . Mediante iaquale comodità di dife

gnarefecèin pochi meli Francclco tanto profitto, che ognuno fi ftupiua.

E

pche ufaua in quel tempo voa compagnia di giouani orefici, epiciori troust

lì alcuna uóltainrierae,&’ andatcil di dellefcftc adifegnare per Fiorenzal’o

pere piu lodate,niuno di loro piu fiaffaticaua nccó piu amore di qnelioche

laceua Francefeo . I giouani dellaqual compagnia erano Nanni di Profpeto

delle corniuole,Francefco di Girolamo dal pratocrefice.Nannccdodafan

Giorgio, e molti altri fancia!li,che poi riufcironovalent’huomini nelle loro

profeflìoni . In quelto tempo
, effendo ancho ambidue fanciulii, diuennero

amiciflìmijFrancefcOjC Giorgio Vaiati in quello modo, l’anno 152 j.paffan

do per Arezzo Siluio Palletini Cardinale di Cortona, come legato di Papa

Clementerettimo-, Antonio Valàri fuoparente menoGiorgioTuo figliuol

maggiore a fare reuerenza al Cardinale. Il quale veggendo quel putto, che

allora non haueuapiudi noueanni.perla diligenzadiM. Antonio daSac-

chone , e di Mefler Giouanni Polallra eccellente Poeta Aretino efletcDelle

prime letteredi maniera introdotto,che fapeua amente vna gran parte del-

i’Eneide di Vergilio;che gliela uolle fentire recitare,& che da Guglielmo da

Marzilla pittor franzere,haueua imparato a difegnare, ordmò,cbe Anto*

nio Hello gli conduceffe quel putto a Fiorenza. Doue pòffoloincafadi M
Niccolo Velpucci Cavaliere di Rodi, clieftaua in fulla cbfcia del ponte vec

chiojloprala Chiefa deirepolcro,& acconci olo con Michelagnolo Buonat

ruotijUenne la cofa a notizia di Francefeo , che allora ftaua nel chiaffodi M.

Biuiglianojdouefuo padre teneua vna gran cafa a pigione, che riufeiua il di

nanziin Vachereccia,emolti lauoran ri. onde perche ogni Umile ama illuo

Umile £ece tanto,chcdiuenne amico di elio Gioigio,per mezzo di M. Mar-

co da Lodi^entirbuomo del detto Cardinale di Cortona , ilqualemollroa

Giorgio 3 cui piacque molto, vn ritratto di mano di elio Francefeo, ilquale

poco innanzi feramello al dipintore con Giuliano Bugiardini. il Valariin-

tanto,non ialciandogli Hudij delle lettere, d’ordine del Cardinale fi nane*

neua ogni giorno due bore con Hipoiito,& Alcffandrode’ Medici, (otto il

Pierio lor maeftrojeualenc’huomo. Quella amicizia dunque contratta, co

medifoprafra il V alàri,& Francefeo, fu talciche duro femprefraloro,ancor

che per la concorrenza,^ perun fuo modo di parlarcun poc» alciero,clic

haucadetto Francefeo, fufledaalcuni creduto altri menti . il Vafaridopotf

fere flato alcuni meli con Michelagnolo, cflendo, queii’eccellente huouio

chiamato.aRomadaPapaClemcnte,per dargli oi'din.e,che ficomincialTeM

libreniadi-san;Lor-enzo,fudalui,auanii che par rilIe,acconcjo con Andrea

^lel SarW),faico.elguaIeact£udcnd':)Giorjjio adifegnare,aecomodauatooti

JltU-EC
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sasraintecìinafcofo de i difegni del Tuo maetlro ì FrancefcOjChe non haue

ea maggior defiderio,che d’hauerne,e ftadiargli come faceua giorno , e noe

le. Dopo effendo dal Magnifico Hipoli to acconcio Giorgio con Baccio Ban

dÌQclli,che hebbe caro hauere quel pu reo appreflo di Ce,Sc infegnargh , fece

tanto,che ai tiro anco Francefco,con molta utilità dcll’unoje dell’altro
.
per

docheimpararono,e fecero ftando in fieme piu frutto in vn mefe, che no ha

ueuano fatto difegnando da loro in due anni, si come anco fece un’altro

gioninectOjChe fimilmentc ftaua allora col Bandinello , chiamato Nannoc-
do dalia cotta san Giorgio,del quale fi parlo poco fa. Ellendo poi l’anno

i527.cacciati i Medici di Firenze,nel combattetfi il palazzo della fignoria,fii

gettala d'alto una banca
,
per dare addoflo a coloro , che corobacteuano la

pria; maquellacomeuollela forte, percofie un braccio del Dauit dimar
model Buonarroto.che è fopra la ringhiera a canto alia porta, e lo roppe in

tre pezzi, perche efiendo fiati i detti pezzi per terra tre giorni, lenza eficr da

riuoo flati raccolti , andò Francefeo a trouare al pon te vecchio Giorgio : e

dettogli l’animo fuo,cofi fanciuili,coroe erano, andarono in piazza, e di roez

zoa ifoldati della guardia,fenza penfare a pencolo niuno, toHono i pezzi di

quelbraccio.enelchiaflodi M. Bmigliano gli portarono m cafa di Miche--

lagnolo, padredi Francefeo. Donde hauutigli poi il Duca Cofimo gli fece

coi tempo rimettere al loro luogo con pernidirame. ftandofi dopo i Medi-
ci fuori,& con elTì il détto Cardibaie di Cortona, A ntonio Vafan ricondus

fe il figliuolo m Arezzo con non pocodifpìacerediluijedi Francefeo,che s’a

mauano come fratelli;ma non ftecrono molto l’uno dail’gltro feparati per-

cioche efiédo p la pefte che uenne l’Agofto feguen te,morto a Giorgio il pa-

dre,& i migliori di cafa fuajfii tanto con lettere ftimolato da Fracefco^ilqua

le fu per morirfi anch’egli di peftejcherornòa Fiorenza, doue con incredi-

bile ftudio,perispatio didiieanni cacciati dalbifogno , edal difiderio dim-
pararc,feceroacquittomarauig!iofo,riparandofiinficmecol detto Nannoc
db da san Giorgio tutti e tre in bottega di Raffaello del Brefcia pittore. Aps
prcflbalquale fece Francefeo molti quadretti come quegli,chehaiiea piu bt

fogno,per procacciarfi da poter viuere. venuto l’anno 1519. non parendo a

Francefeo che lo ftare in bottega del Brefcia facefie molto per lui,aridò egli »

eNannoccioaftarecon Andrea de! Sarto, e uiftct cono quanto duròl’aile-

djo,nia con tanto incommodojcbe fi pentirono non hauer feguitato Gior-

gio,iiquale con Marino Orefice fi ftette quell’anno in Pifa , attèndendo per

irattcnerfi quattro mefi all’orefice. Efiendo poi andato il Vafari a Bologna,

quando ui fu da Clemen te fèttimo incoronato Carlo quinto Imperadore,
Francefcojcheerarimafoin Fioren2a,tecein vna tauolecta vn boto dnnfcl-
datoche plaflediofuafialtatonel letto da certi foldati pamazzarlo, eacora

chefiilB cofa bafia,lo ftudiò,& lo condufie perfettamente.il qual boto capi

tonellemaniaGiorgio Vafannon èmolti anni che lo dono al Reuerendo
Don Vincézio Borghinispedalingo degli Innoccnti,che lo tien caro, fecea

iMonacinen dì Badia tre piccole ftoriein un tabernacolo del Sagranicnró

fiato fattodalTafioinragliatoreaufod’arco trionfale, invna delle qualic

ilfacrifiziod’A bramo, nella fecondala Manna, e nella terza glhcbrci, che

nei partire d’Egitto mangiano l’Agnel pafquale. laquale opera fti fi fatta,che
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diede faggio della riuicita che ha poi fatto . Dopo fece aFrancefeo Satini,

che Io mando in Francia, in un quadro una Dalida
,
che tagliauai capegli t

Sanibnctenellontanoquando egli abbracciando le colonncdelTetnpio,

lo reuma addoflo a i Fihftei. ilquale quadro fece conofeere Ffancefco,per il

piu eccellente de’pitton giouani,chealIora fuiTero a Fiorenza. Non molto

dopo.cfTendoaBenuenutodalIa Volpaia maeftrod’oriuolijilqualeallorafi

trouaua in Roma,chiefto dai Cardinale Salutaci il vecchio,un giouaite pit-

tore, iiquale fteffe appreffo di fe , egli facefle per fuo deletto alcune pitturej

Benuenuto gli propofe Francefeo ilquale era fuo amico,® fapeua cfier’ilpra

fuffìcience di quanti giouani pittori conofceua. ilchefece anco tanto piu ve

Icncierijhauendo promello il Cardinale gii darebbeogni comodo aiuto

da potere ftudiare.

Piacendo dunque al Cardinalclc qualità del giouanejdilTe a Benae-

nuto , che mandallc per lui , egli diede per ciò danari . E cofi atriuaio

Francefeoin Roma piacendo il fuo modo di fare , ei Tuoi coftumi,e tna-

nicrealCardinale, ordinò, chein Borgo vecchio hauefle le ftanze,equat

tro feudiii me{ej& il- piatto alla tauola de’gentii’huoraini . re prime opere,

che FrancefcoCalquale pareua hauere hauti to grandiffiraa ventura) faceffe

al Cardinale furono vn quadro diNoftra Donna,che fu tenuto bello , & in

una tela vn fìgnot-Franzefe,chc corre cacciando dietro a una Ceruia, iiqua

le fuggendo fi faina nel Tempio di Diana. Della quale opera tengo ioildife

gno di fila mano, per memoria di lui,nel noftro libro.

Finita quefta tela il Cardinale fece ritrarre in vn quadro bellirsimo di

Nofhra Donna vnafua nipote matitataalfignor Cagnino Gonzaga,icefls

fignore parimente

.

Hora ftadofi Franc.in Roma,e nonhauendo maggior difideriojchediucde

re in quella città Tamico fuo Giorgio Vafariihebbe in ciò la fortuaafauore-

noie a i fuo difideri,ma molto piu elio V afari
.
percioche , elfendofi partito

tutto sdegnato il Cardinale Hipolito da Papa Clemente,per lecagioni,cht

allora fi dilTeroj & ritornandofenc indi a non molto a Roma accompagoa-

to da Baccio Va!ori,nc! pafiare per Arezzo trono Giorgio, che era rtniafosé

za padre,e fi andaua trattenendo il meglio,che potcua. perchedifiderando,

die fàcelle qualche frutto nell’arte,e di volerloapprcllbdifejOrdinòaTom

mafo de Nerli,che quiui era ComraelIario,che glielomandafle a Roma,fu-

biro, che hauelTe finita vna<appella,ehe faceua a fcefeo ai Monaci di s. Ber-

nardodeirordinediMonteOiiuecomquclIacrttà. Laqual commcllione

cllequi il Neri! fiibitamente . Onde arriuato Giorgio in Roma andò Albi-

toa rrouare FrancefcOjilquale tutto lieto gli raccontò in quantagrazia fili-

le dcICardinale fuo fignore,e che crain luogo, doue porca cauarfi la voglia

di fludiarc . •A_ggiugnendojnoivfblo mi godo di. pr^iente, ma fperoancEa

meglio-

Percioche óltre al ueder te in Roma,col quale potrò come con giona-

ne amicUfimo confiderare ,& conferire le cole dell’arte, fto con speranza

d’andare a feruire il Cardinale Hipoiito de’ Medici j dalia cui liberalità,

&

pel fauorc del Papa porro maggiori cofcrperare,chequelIe,che ho-alp^*

te. 3 per certo mi verrà fatto fevngiouanc chcalpctta di fuorinoDa«o^
• t « i

.Grorg»
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tjiorgio rcbcnefapcua che il giouanejilqualcs’afpetrauaera egli,echeil luo

I

gofi fcrbaua per lui-non però voile rcoptirfi
,
per vn certo dubbio caduto-

f
gliraaDÌmo,nonforfeilCardinalehaueflealtri perle mani; eper non dir

colà,chepoifufleriurcitaaltrjmenii. Haueua Giorgio portato vna lettera

del detto CommelTario Nerli al Cardinale,laqualc in cinque di, che era fta-

wiD Roma non haueua anco prefentata. Finalmente andati Giorgio, e

ftancerco a palazzo , irouarono , douec-hoggi la fala de’ Re Mefler Marco
daLodi.chcgiacra ftatocolCardinaledi-Cortona,coine-lidiffediropra, &
-ilqaalcalloraicruiuaMedici. Acoftui fàttofiincontra Giorgiogli difle,

cbchaueuavna lettera delCommeflTariod’ArezzOjlaquale andana al Cardi

nale,echeloprcgauauoleiredarglicIe. Laquale cola mentre promerteua

Mcfler Macco di far tpftamente ,ecco che appunto arriua quiui il -Cardi-

nale. perchefattolegli Giorgiom contra,e prefentata laletccra, con bafei»

arglilemani, fu riccuuto lietamente, cpocoappreflo commcHoalacopone
daBibbiena,maeftcodicafa,chel’accomodafledi ftanze,egli delle luogo al

lataaoladepaggi. Parue cola ftrana a Francefcojche Giorgio non gl’haucf

Icconfeticalacofaj^tuttauiapenfojcherhauellefatto abaonfine,eperl9
migliore.

Hauendodunque tacopone fopradetto dato alcune ftanzea Giorgio die

troasaato Spirito, e uicine a Franceko,attelero tutta quella vernata am-
bidue di compagnia , con molto profitto alle cofe dell’arte, non laici andò »

nein palazzo, ne in al tra parte di Roma, cofa alcuna notabile,laquaie noa
difegoallcno. £ perche quando il Papa era in palazzo non poteuano coli

lbread!legnare:rubito,chesua Santità cauaìcaua, come spello faceua, alla

Magìiana, entrauano,pcr mezzo d’amici in dette ftanzeadifegnare,e ui fta

nano dalla mattina alia fera’le-nza mangiare altro,che vn poco di pane,e qua

fiaffideiandofi di fredda.

EHendopoidal Cardinale SaluiatiordìnatoaFraneelco che dipignelTe

afrefconellacappelladelfuo palazzo, doueogni mattina udiua meHa,aU
cuneftorie dcliavitadisan Giouanni Bactifta, fi diede Francelcoaftudia-

reignudi di naturale, e Giorgio con elio lui, in vnaftufa quiui vicina.

E dopo feciono in campo santo alcune aotomie.
Venuta poi lapriraauera, ellendo il Cardinale Hipolito mandato dal Papa

in Vngheria, ordinò, che elio Giorgio fulfc mandato a Firenze, echequi-

uilauoralìe alcuni quadri, eritratti, che haueua da mandare a Ronaa.

Mail Luglio uegnente fra per le fatiche delucrno pa!Tato,& il caldo della

fiate, amalatofi Giorgio, in celie hi portato in Arezzo, con molto dilpia-

cere di Francefeo, ilquaie infermò anch’egli.e fu per morire,

fureguarito Francefeo, gli fu per mezzo d’Antonio Abaco, maeftro di le-

gname, dato a fare da maeftro Filippo da Siena, lopra la porca di dietro di

Santa Maria della Pace,in una nicchia a frefco,vnChrifto,6hepar!aa san Fi

lippo,& in due angoli la Vergine,eI’Angelo,cherannunzia. tequali pittu-

re,piacendo mohoamaftro Filippo, furono cagione,chcfaccire fare nel me
defimo luogo in un quadro giande,che non era dipinto, dcirotiofaccìe 4i

^acl Tempi©; A’n’Afluazione di Noftra Donna,
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ondeconhdcranda Fraoccfco Uauere a fare quéft opera, nonpureiulao^
publico.ma in luogo , doae cr^io pitture d’Kuomini rarilTirai ,<li Raffaeiio

da Vrbino,del RolIo,di Baldaflarri da Siena...e d’altri mifeogniftudio,cdili

genzain condurla aolionel muro, onde gli riufci bella pictura,e molto loda

ta. e fra l’altre è tenuta bonilììma figura il ri tratto,che ui fece del detto mae*

ftto Filippo con le mani giunte, e perche Francefco frana come s’e detto, col

Cardinale Saluiati, &: eraconofciuto per fuo creato, cominciando a edere

chiamato,e uonconofciutoperaltro,che per Cecchino Saluian, ha hauuto

infino alla morte quefto cognome. Eifendo morto Papa Clemente lectimo,

e creato Paulo terzo, fece dipignere M. Bindo Alcouitinellafacciata della

fua cafa in pon tesanj’Agnolo da Francefco Tarme di detto nuouo pontefice

con alcune figure gcandi,& ignude, che piacquero infinitamente . Ritrafic

ne medefimi tempiil detto M. Bindo,che fu una molto buona figura, 6f ua

bel ritratto. Ma quefro fu poi mandato alia fua uilia di san Mizzano in Val-

darnojdouecancora. Dopo fece per la Chieiadisan Francefco a Ripa una

bellifrìma tauola aolio d’una Nun2iaia,che fu condotta con grandilTimadi

ligenza. Nell’andata di Carlo quinto a Roma Tanno 1 555. fece per Antonio

da san Gallo alcune ftorie di chiaro scuro, che furono pofte nclTarco chefii

fatto asan Marco.lequali pitture,come s’e detto in altro luogo,fiirooo lenii

gliorijchcfufieroin tutto qucU’apparaco. Voieniio poi il iìgnor Pierluigi

Farncfcjfatto allora fignor di Nepi,adornare quella città di nuouemuraglie

epitture,prefea!iaoleruizlo Francefco,dandogli leftanzein Beluedeie,do

ue gli fece in cele grandi alcune ftorie a guazzo de farci d’AlclTandto Magno

che furono poi iaFiatidra mede in opera di panni d’arazzo, fece allredefi-

ino fignor di Nepi vua grande,c bellifrìma ftufa con molte ftorie,e figurela-

uqraccm ftefeo. Dopo edendo il medefimo fatto Duca di Cadrò,nel fatela

prima entrata fu facto con ordinedi Francefco un,bellifrìrao,ericcbo appa-

rato in quella città,& un’archo alia porca tutto pieno di ftorie,edi figure,

e

ftaruefatte con molto giudizio da valent’huomini,& in pacticolatedaAlei'

landre detto Scherano scultore da Setiignano . V n’alcro archoa vfo difac-

ciatajfu fatto al Pctrpnej&: un'altro alla piazza,che quanto al legnamefiiro-

no condotti da Batifta Bo t tic egli. Se oltre alTal tre cofe feccia quefto appara

lo-Franccfco'una bella frena,
e
prolpcttiua,per una comedia, chefi recitò.

Hauendonc’mcdefimi tempi Giulio Camillo, che allorafi trouaua

in Roma,fatto un libro difuecompofizionijpcr mandarloal Re Francefco

di Francia,Io fece tutto ftoriare a Francefco Sala iati,che ui mife quanta pia

diligenza è pofsibiie mettere in fimile opera. Il Cardinal Saluiaci,haucn-

do difideno hauerc vn quadro di legni tinti , cioè di Tarfial, di mano ditta

Damiano da Bergamo conuerfo di s, Domenico di Bologna, gli mandòua

difcgno,comeuolcìithclofaccfre,di mano di fracefco,frtto di bapis rollo,

liqualcdifcgnojcherapprcsécò il Re DaÙit;uncoda SamuelIo,falamigIior

cofr,e utramentcrarillim,a,chc mai difegnafre Cecchino Sai uiati.DopoGio
uannidaCepperel}o,e Barriftagobbo da san Gallo,hauendo fatto dipigae-

re a Iacopo del Conte Fiorcnrino,pittocealloragiouane, nella cotnpagoà

della Mifencordiade Fiorentini,di san Giouanni Dicollaio,fotte ilCampi

doglio in Roma,cioc nella feconda Chiefa, doue fi ragunano , unaftomii
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detto saoGiouanni Bactiftajdoè quando l'A ngelo nel Tempio appare aZàc

I

cheria^cdono i medefimifotto quella , fere da Francefco un’ altra fioria del

inedcfimo santo, cioè quando la Noftra DonnauiGta santa Lifabetta.taqua

fcopcraichefa finita l’anno 1 558. conduflèin frcko di maniera, ch’ellaè fra

Icpio^ratiofe, & meghointefepitture.cheFrancefcofeceflemai, daelTere

annoacraraneli’inuenzione,ncl componimento della iloria, e nell’oflèrua

za,bordine deldirainuirele figure con regola, nellaprofpettiua, 6c archi-

tettura de’cafem enti; negi’ignadi,ne- vcftiti, nella grazia delle tcfte, & in s6

ma in tutte le parti; onde non è marauiglia fc tutta Roma ne reftò ammira-

ta. Intorno a vna fineflrafece alcune capricciole bizzarrie , fintedi marmo ^

&alcune ftorietté^che hannograzia marauigliofa . £ perche -non perdetta

Francefco punto di tempo,men:treJauoròqueft’opera,fccc molte altre cofe,

ediiegni ; Se colori vn Fetonte con i cauallidel Sole, che hauéua dilègnato

Michelagnolo .'Lequaii tutte co/e moltrp il Saluiatia Giorgio , che dopo la

morte del Duca AlefTandro craandatoaRòma per duemefi, dicendogli,

ebe finito che hauefie vn quadro d' un san Giouannigiouinetto,chefaceua£

al Cardinale Saluiati suo fignorejSc unapaflionedi Chriftoin tele, che s’ha

uauaamandareio;Ifpagna;6cv,nqvìadrodi'Noflra,D£uina, chefecaiaa Rai
hello AcciamoUjUoleua daredi uoha a Fiorenza ariuedere la pati'fejtparen

n,egramici: eflendo anclio uiuo ilpadre»e la madre; a i quali fu sépredi gra'

diffimoaiuto,eraafsimamentéin allogate due fueforeUe,una delle quali fu

maritatale l’altra è monacanel Monafterio di Monte Domini. Venendo du'

queaFivenze,douefucon moka fella riceuuto daiparenti, c dagl'amici

s’abbattè apunto a eflerui quando fifeceual apparato per le nozze dei Duca
Cofitno,edella Signora donna LeonoradiToliedo. perche eflendogli data

afatc una delle già dette ftorie,che fi fcciono nei.cordle,racceitò molto uo-

letnieri: che fii quella douerimperatoremétte la corona Ducale in capo al

Duca Cofano. Mail enendo uogiiaa Fraircefco, prima, chel’haueflefinita»^

d’andare a Vinezia, la lafcioaGarlo Portegli da loro, che la fini fccondoil-

difegno di Francefco. Ilquale difegnocon molti altri del medefimoènei no'

fttòlibro. Partito Francefco di Firenze, Se condottofi a Bologna ui trouo

Giorgio Vafarijche di duegiornieratornaio da Camaldolijdouehaueuafi

nito ledue rauo]e,che dóno nel tramezzo delia Chiefe , e cominciata quella

deH’altare maggiore-,e daua ordine di faretre tauoiegrandi per lo Refetto-

riode padri di san Michele in B(?fco,douecenneféco Francercodueg»orni.

Nelqual tempo fecero opera alcuni amici fuoi chegli fufle allogata Una tàuo

la,che haueuanada fer fere gl’huomini dello spedaiedclla Morte. Ma con
tutto,che il Saluiati ne facèlìe un beìlifiimo dilegno

,
quegl huomini i comc-

pocointendentijnon fepponoconofcerel’oceanone,chelorohaueua man-
data mefIetDomcnedio,di potere hauere un’opera di man o d’un ualéc’huo

mo in Bologna.pctche partendofi Francefco quafi sdegnatOjlafciò'jn mano-
di Girolamo Fagiiiolj alcuni difegni molto begli,perchegl’intaglia1ìé in ra-

me,cgiifacellel'lampare. -E giuntoin'Vinezia,fuTaccokocorceferfiéte dóP

Painarca Grimani,& dah'tefierV ettor fuo frafieUb,che gU fecero infinite ca‘

rezze. AlqualePatriarca,dopo pochi giornifecea olio in ano ottangclo'^

di quattro-braccia una beililBma P.lìòie.aliaquaic,cornea Dea,per leiue bei
^ kzz2
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Icxze fono offerti mcenfi,c uori. ilqualcoitangolo fupoftoin vn falottoilel-

U cafa di quel (ìgnorejdoue è un palco, nel cui mezzo girano alcuni feibni

fatti da Camillo Manrouano,pitiote in fare pae(ì,fioti,frondi,fratti,Scaltre

fi fette cole eccell. fti pofto dico il detto ottangoio in mezzo di quattro qua»

dri di braccia-due,c mezzo runo,fertt di ftoric della medefima Pfichcjconie

iìdille nella aita delcengaida Francefeo da Futli. Ilqualeottangoloènoufe

lo piu bello fenzacomparazioncjdi detti quattro quadri,malapiu bellope-

radipittura,chcfiain tutta Vinezia. Dopofeccinvnacamera,doueGio-

uanni ricama tore da Vdine haucua fatto molte cofedi fiacchi ,alcunefigu*

retteafìrefeoignude, eueftirejchcfono molto graziofe. Parimcntein?Da

«auola,chefccc allemonachedelCorpufdominiin Vinezia, dipinfecó taci

tadiligenzaun Chrifto morco,couleMarie: & un’Angeloin aria, che bai

mifterjj della Paffione in nvano.

Fece i 1 ri tratto di M. Pietro A retino,eIie come cola rara, fu da quelPoca

mandato al Re Francelco con alcuni uerfi in lode di chi l’haueua dipinto.

Alle Monache di santa Cbriftina di Bologna deU’ordine di Camaldoli di-

pinfe il medefimo Saluìati,prega co da don Gioaanfiancefco da Bagno loro

eonfelìore,una tauola con moltefigure che è nelìa Chiefa di quel Monafte-

xio,ueramcn te beliilfima . Efiendo poi nenuto afeftidioil viueredi Vinezia

a prancefeo , come a colui , che lì ricordaiia di quel di Roma. E parendogli

che quella ftanzanon filile per gl'hùomini deldifegno fene parti pcr| torna-

rea Roma. Edatovnagirauoitada Verona,edaMaiitoua,ueggédoinvna

quelle molte antichità, che ui fonoje nell’altra l’opere di Giulio Romano,

la uiadi Romagna,fcnerornòaRoma,e uigiunfe rannoi54i.QuiuipoÌa-

tofi alquanto, le prime opere che fece,furonoil ritratto di MeQerGiouanm

Caddi,e quello di Mefier Anniballe Caro fuoi araiciJlìmi. E quelli iniufc-

cepec la cappelladeCherici di Camera nel palazzo del Papa, una moltobd

la tauol.1 e nella Chiela de’ Tcdclchi cominciò una cappella a frefeo perno

mercatante di quella nazione,facendo difopra nella uolta degl’ Apoftoli,che

ticcuono lo Spirito San to,& in un quadrOjChe è nel mezzo alto Giefu Chri

ftojche rilufcita.'con t foldati tramortiti intorno al lepolcro in diuetfeaititu

dini,e chefeortano con gagliarda,e bella maniera . Da vna banda fece santo

SrefanOjcdaii’alrra san Giorgio in due nicchie. DabaflolecesanGiouan-

ni limolìnariojche da la limofina a un pouerello nudoj & ha acantolaCbi

xità. Edali’altro lato santo Albertofrate Carmelitano in mezzo alla Loica,

& alla prudenza. E nella tauola grande fece uhiraamentealrcfcoChtifto

morro,con le Marie. Hauendo Francefeo fatto amicizia con Piero di Mar-

cone Orefice Fiorentmo,ediuenutogli compare; lece alla comare, c moglie

di elio PÌerOjdopo il parto un prefenre d’un beilifiìmo difegno, per dipignef

lo in un di que’tondi, ne i quali fi porta da mangiare alle donne di parto.

Kelqualc dil'cgno era in un pateimento riquadrato ,& accomodato fottoc

iopra,con belliiììmefigure,la uitadell’huomo j cioè tutte l’età della uitafau-

ihana,che polauano ciafeuna fopra diuerfi feftoni appropriati aquelkctàrc

condoil tempo. Nelquale bizarro spattimentoccanoaccomotlati indae

ouati bislunghi la figura del SoIc,e della LunaiC nel mezzo Ifais città d’Egit

eo,chc dinanzi al Tempio della Dea Pallade dimandaua sapienza.
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Qflafi udendo moftcare,cheainati figliuoli fi douercbbe inanzi ad ogni.

I

3Ìtracoiaprcgarc>fapienza,ebontà.Q£eftodifegno tenne poi icmpre Piero

coficarojcome tufie ftato, anzi come era, una beilifsima gioia. Non molto

dopo,hauendofcritto il detto Piero, Scaltri amici a Francefco, chehaureb-

be tatto bene a tornare alla Patria ; percicche fi tencua per fermo, che fàreb

be ftato adoperato dal Signor Duca Cofimo,che non haueua macftri intor-

Bofcnon luoghi,& itrefoluci; firiibluèfìnalmen:c(coniìdando anche moÌ
tonclfauorc diM. Alamanno fratello del Cardinale, ezio del Duca) a tor-

aarlencaFiorenza. E cofi uenutOi prima chealtto tentafle, dipinfc al detto

M. Alamanno Saluiati un belliisimo quadro di Noftra Donna; il qual la-

Boròin una ftanza,cheteneuaneiropcra di fan ta Maria del Fiore,Francefeo

dalPrato,ilquale.alihoradi Orefice, e MaeftrodiTarfia,s’éra dato a getta-

re figurettedi bronzo,& adipignere confilo molto utile,Se honore,Nelme
deiìmo luogo dico 3 ilquale fiaua colui , come ufficiale fbpra i legnami del-

l'opera ;
ritraflc Francefeo l’amicofuo Piero di Marcone,& Aueduto dei Ce

giaVaiaio,eiuoamicifsimo.llqualc Aueduto, oltre a molte altre cofe, che

hadimano di Francefco,ha il ritratto dilui ftefio fatto a olio, e di fua mano
naturalifsimo. Il lbpradettoquadrodiNoftraDonna,ciIendofinito,che

foin bottegadelTaflbintagliatoredi legname, Scallbora Architettore di

Palazzo,fu ueduto da molti,Sc lodato infinitamente. Ma queIIo,cheancho

pialo fece cenere pittura rara , fi fa , che il Tafio , ilquale foleua biasimare

quafiognicofa,lalodauafenzafine. E che fu piujdifie aM.Pierfrancefco

Maiordomojchefarebbeftatoottimamentefattojcheil Duca haaefie dato

dalauorare a Francefeo alcuna cofa d’importanza.Il quale M.Piecfi:ancefco,

cChtifiofano Rinieri,che haueuano gli orecchi 4èiDuca,fecero fifatco uf-

ficiojche parlando M.AlamannoafuaEcceiknza» et dicendogli, che Fran-

cefeo defidcraua, cheglifulTedato a dipjgnereii Salotto dcll'Vdienza, che è
dinanzi alla Capella del Palazzo Ducale , e che non fi curaua d’altro paga-

mento; ella fi contentò,che ciò glifulTe conceduto .Perche hauendo Fran-

cefeo fàteo indifegni piccoli il ttionfo,e molte ftoric de’ fatti di Furio Camil
lo, 6 tnife a fare lo fpartimento di quel Salotto » fecondo le rotture de i nani

delle£neftte,& delle porte,chefbno,quali piu alte , e quali piu bafle. E non
fe piccola difficultà ridurre il detto Ipartimctoin 'modo,chehauefleordine,

e non guaftafle le ftorie. Nella feccia doue è la porta 3 per laquale fi entra nel

Salotto rimaneùano due uanigrandijdiuifi dalla porta. Dirimpetto a que-

lla, doue fono le trefincftre, che guardano in piazza ne rimaneuano quat-

tro,ma no piu larghi,ehe circa tre braccia l’uno.Nella tefta,cheèamanritta

entrando, doue iono due fineftre, che rifpondono fimilmentein piazza da

un’altro lato erano tre nani fimili,cioèdi tre braccia circa; e nella tefta , che
èaman manca, dirimpettoaqucfta,cl3endo la pottadi marmo, che entra

nella Capella, è unafineftra con unagrata di bronzo , non rimancua fe non
un nano grande dapoterui accommodarc cofa di momento . In quefta fac-

ciata adunque della Capella dentro a un’ornamento di pilaftri Corinti, che
leggono un’Architraue, ilquale ha uno sfondato di lotto, douepcndonò
ducricehifsimifcfionijeducpendagUdi uatiatc frutte molto beneconirafet

ic,€fopracuifiede un putto ignudo, che ticneraime Ducale, cioè di cela

LUI
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Medici, e Tolledo 5 fece <Uie (Ione. A man ritta Camillo,checomanda,cìie

quel Macrtrodi fcaola fiadatoiupredaa’fanaiilii Tuoi fcokri : e nellalita

ilmedelìmo, che mentre l’efercito combatte, & il fuoco arde gli ftecati,&

alloggiamenti delcampo, rompe i Galli ; e a canto douefeguiuil mcdcfimo

ordine di pilaftri , fece, grande quanto il uiuo, una occafione, che ha pre-

fola Fortuna per lo crine. Et alcune imprese di Tua Eccellenza, conmol-

ti ornamenti fatti con gratia marauigliofa. Nella facciacamaggiore,do-

ue fono duo gran uanidiuifi dalia porta principale, fece due ftorie gran-

di,ebeiiirsime. Nella prima fono Galli, che pefando l’oro del tributo, ni

aggiungono una fpada, acciò fia il pefo maggiore :e Camillo , che fdegna.

to , con la uirtù dell’armi fi libera dal tributo, laqual ftoriaè belhfsima >co-

piofadi figure,dipaefi; d’antichità,e di uafi bemfsimoj&indiuerfemanic-

re finti d’oro,e d’acgenfo.'Neii’alcra ftoria a canto a queftaè Camillo foprail

carro trionfale, tirato da quattro caiialli;& in altolaFama, chelocorona.

Dinanzi al carro fono Sacerdoti con la ftatua della Dea Giunone,eoo uafiia

mano,moltoricc3menteabbighati,6cconalcuni trofei,e fpogliebellifsimc.

D’intorno al carro fono infiniti prigioni in diuerfe attitudini , edietro i fol

dati deU’eferdio armati, fra iquali ritrafieFrancefeofe ftelTo tanto bene,

che par uiuo.Nel lontano doue pafla il trionfo è una Roma molto bella: efo

pra la porta cuna Pace di chiaro feuro con certi prigioni,laquale abrucial’at

mi. Il che tutto fu fatto da Francefeo con tanta diligenza , e ftudio
, che non

può uederfi piu bell’opra. Nell’altra faccia,che è uolta a Ponete fece nel ma
zo,e nc’ maggior uani in una Nicchia Marte armato, e fotto quello onafigo

ra ignuda fin caper un gallo con la creftain capo fimile a quella de’ galli nata

ralij|& in un’altra Nicchia Diana fuccin ta di pelle,che fi cauauna frecckdd

turcaflo,& con un cane. Ne’ due canci,diuerfo l’altre duefacciaie, fonodue

TempijUnOjChe aggiufta i peli con la bilance,e l’altro che tempra, uerfando

l’acqua di due uafi,l’uno nell’altro. NeU’ultima facciata, dirimpetto allaCa

pella,iaquale uolta a Tramontana,è da un canto a man ruta il Sole, figurato

nelmó,cheg!i . . . EgiTzij il moftranojSc dall’altro la Luna nel medeGmo

modo. Nel mezzo è il Fauore finto in un’giouancignudolcima della ruota)

&m mezzo da un lato,airinuidia,all’odio,&: alla maladicéza:edal!’a!troàgli

honori, al diletto,e à tutte l’alcre cofe dèferiueda Luciano. Sopra le fineftreè

Un fregio tutto pieno di bellifsimi ignudi, gradi quanto il umo,&indiuerfe

forme,& attitudini; con alcune ftorie fimilmcte de fatti di Camillo Edirira

petto alla Pace,chearde I’arme,ciì fiume Arno che hauédo un corno^didoui

2Ìaabbodanrifsimo,Tcuopre(aÌzando co una mano un pano) unaFiorenza,

e la grandezza de’fuoi Pótefid;& gli Heroi di cala Medici.Vi feceoltredioò

un bafamento che gira intorno a quefte ftorie, e nicchiecon alcuni termiai

di temina,che reggono feftoni.E nel mezzo fono certi ouati con ftorie dipo

poli,cheadornanouiiaSfinge,& il fiume Arno. MifcFrancefco in fate qiK-

ft’opera ruttai quella diligenza,e ftudio, che è pofsibile,& laconduflefelice-

mente.'tncora,£:he hauelfe molte contrarietàjperlafciar nella patria nn’op'a

degna di fe,& di tato Prencipe^Era Fràcefeodi natura ma!inconico,&/ep/D

uoltenon fi curaua qiudò era a laiiorare d’hauerein torno ninno. Manoodi

meno quando a principio cominciò queft’opera, qiufi sforzando la oara»»

-c&cends
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efeccndo illiberale, con tnoiradimeftichezzaiafdaua, che il Taflo, & altri

amid fuoijcbegli haueuano fatto qualche fcruiziojftefleoo a uederlo lauo-

ràtcicarezzandogli in tutti i modijcheiapeua. Quando poi hebbcprelòjfe

coiido,chedicono,pratfca della Corte,& che gli pacue efierein feiiore; tor-

oaDdoalla naturafuacolorola,mordace non haueualoro^cunriipetto. An
zi cheera peggiOjCon parole mordaci(fime,comefoIeua Cilcheferuiperuna

icufaa’fuoi auuctfatii) talTaua,& biahmaual’opere altrui
; efcye lefuepo-

neuafopra le ftelle.Quefti niodi,difpiacendo a i piu,e medefìmamente a cer

ti artefici, gl'acquiftarono tanto odio, che il Tallo, e moiri altri , ched’amici

gli etano diaenuci contrari), gli cominciarono adar che fare, e chepenfarc

.

fcrdochc,febenelodaaanol’eccellenza,cheerain lui deli’arte,c la fàcili cà,e

preftezza,con lequali conduceua l’opere interamente,e benilììmoinon man
caualoro dall’altro lato,che biafimare. E perche fegli hauefieno lafciaco pi»

gliar piede,& accommodare le cofe lue, non haurebbono poi potuto offen-

derlo, &: nuocergli j cominciarono a buon’hora a dargli che fare, emole-
ftatlo. Pecche*rifirettifi infieme molti deli’arte,& altri, efatta una fetta, co-

lainciarono a feminace fra i maggiori , che l’opera del Salotto non riufciua
j

cche lauorando- per pratica , noniftadiaua cola , che facelle. Nel che il la-

cerauaiio neramente a torto -, percioche fe bene non ifténtaua a condurre le

fucopere,comefaceuano efsi,nonèperò,cheeglinoniftudialIe, echelèfìie

colenó haucflero inuézione,e grazia infinitajne che no follerò ottimamente

melTe in opera.Ma non potendo i detti auerlari) fuperare, con l’opere la uir-

tudi-Iui,uoleuano con li fatte parole,e bialimi fotterrarla.ma ha finalmente

uoppa forza la uirm,& il aero , Da principioiì fece Francefcohe^ di cotali

rumori,ma veggendoli pòi crefeere oltreil conueneuole,fe nedolfepiu vola-

te Col Duca. Ma-noii veggendoli , che quel Signore gli facefie inapparenza

qu^'ifauori,che gli hatebbe voluto, epatendo che noneutaffe quelle fuc

doglienze j, cominciòFrancefco à calcare di manierai che prefogli ifooi'cod

tranjanimoaddofio-millonofiioti vna voceVchelelufiftoriedellaSalas’ha

ueuano a gettare per terra,e che non piaceuano,nehaueuano{nfo parte niu

nadibontà.LequaIttuttecofe,chegli pontauanocontra,coninuidia,ema-

ledicenzaincredibiledeTuoi auuérfarij, haueuano ridotto Francefco a tale,

che le non folTe Hata la bontà di M. Lelio Torelli , di M. PafqUino Bertini,e

d’altri amici fuoi,egli fi farebbe leuato dinanzi a coftoro . Il che era apunto

quello,che eglino defiderauano . Ma quelli fopradetti amici fooi confortan

dolo tutta viaa finite l’opera della Sala,ealtre che haueua lira mano,Ìl ratten

nono, fi comefeciono ancho molti altri amici fuoi , fuori di Firenze, a i quali

fctilTe quelle fue perlecuzioni. Efraglialtri Giorgio Vaiati in rilpondendo

avnaIettera,chelopraciògIilcrifleilSaIuiati,lo confortò fempreadhauer
patienza,perche la uirtù perreguitaca,raffinifce come al fuoco l’oro : aggiun»

genio,che era per uenir tempo,Che farebbe conofeiufa la fuauirtù, Scingc-

gDO,che non fi dolefiefo non di fe , che ancho non conolceua gli humori , e

come fon &ni gli huomini,& artefici della fua patria. Non ollan te dunque
tante con:rarietà,eperfecuzioni,che hebbe il pouero Francelco,finì quel Sa

lotcOjCioè il lauorOjchc haueua tolto a fare in frefeo nelle facciate,percioche

nei palco,ò verofefiitato non fu bifogno,che lauorafle alcuna cofa : efiendo

LUI 1
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*^aatoiriccamehte mtag]iato,e mello tutto d’oro , clic per fi fatta, noa fipùò

uedere opera piu bella. Et per accompagniare ogni cola fece farei! Duca di

nuoiiodue fineftredi uetrocon rimprefe&armefuej&diCarloV.clicQoa

fi può far di quel Uuoro tneglio.che furono códotte da Batiftadal Borro, Pk

tote Aretino raro in quefta profefsione. Dopo quefta fece Francefeoperfua

Eccel. il palco del SaIotto,oue fi magia i! uerno,cÓ molte imprefejefigurine

a tempera;& un bcilifsimo feri ttoio,cherifpondefopra la camera acrdcrRi

traile fimilmente alcuni de’figliuoli del Duca.Ec un’anno per carnoualc fece

nella Sala grande laScena, e proipettiua d’unaComedia,che fi recitò, cò tan

tabellezza,ediuerfa maniera da quelle, cheerano fiate fatteitiFioreuzaiDfi

no allorajche ella fu giudicata, fupenote a tutte . Ne di quefto è da maraui*

gliarfi,eflendpuerifIimo,che Francefeoin tutte le fuecolcfufcmpredigta

giudizio,uario,& copiofo d’inuenzionej c che piu, pofl'edeua lecofcdelài

gno,& haueua piu bella m.aniera, che qualunchc altro fufleaUoraaFiOfen»

za,& i colori maneggiaua con molta pratica, & uaghezza- Fece ancorala tei

fta,ò vero ritratto del Signor Giouanni de’Mcdici, padre de! Duca Cofimo,

che fu-bellifiìma: la quale c hoggi nella guardaroba di detto Signor Di]ca.A

Chriftofanq RinietijfuD amicifsimo , fece un quadro di noftra Donnamol-

to bello,che è hoggi neli’Vdienza delladecim a. A Ridolfo Laudi fece in va

quadro unaCharità, che non può efier piu bella. Et a Simon Corfifeceli-

milmentevn quadro di N. Donna , che fii molto lodato.A M. Donato Ac-

ciaioli Caualier di Rodi, col quale téneferaprefinguiardimeftichezza,fice

certiquadrctti,chefono belhtiìmi. Dipinfe Cmilmente invna taooiaua

Chriftojchc moftraa San Tornalo, il quale non credeuachefiiflenuouamé

te rifufciratOjiluoghidclle piaghe,e ferite, che haueua ticeuutcdaiGiudei.

Laquale tauolafu da Tomafo Guadagni condotta in fraRCÌa,epoftainvM

Chiefadi Lione alia Capella de’ Fiorentini Fece pariméteFranccfcoariqiii

fizione del detto Chriftofano Rinicri, e di Macitro Giouanni Rofto Araz-

ziere Fiamingo tutta la ftoria di Tarquino, e Lucretia Romana in molti car

tonijcheeflendo poimeiTì in operadi panni d’Atazzo,fotnd’oro,di{eta,e

filaticci riufeì opera marauigliofa.La qual cofa in tendédo il Ducajcheallho

rafaceua fare panni fimiimented’Arazzo aidetto Maefiro.Giouaùni in Fio-

renza per la Sala de Dugéto tutti d’oro , edìfeta: E t hauenafattofarcartoni

delle fiorie di lofeffo Hebreo al Bronzino, & al Fontormo, comes’c dettoi

volle cheanco Francefeo ne facefl'euncartonc , che fu quello dell’mterpreta

zione delle lette vacche grafie,e magre.Nel quale cartone dico, raife France

feo rutta quelladiligenza.cheinfimile opera fi può maggiore, echelianno

di bifogno le pitture,chefi teflono ; Inuentioni capricciofe,componin)enti

uarij vogliono hauer Iefigure,cherpicchinorunadairaltra,perchehabbia-

noriIieuo,& uenghino allegrene’colori ricche neili abiti,& ueftiri.douecf

fendo poi qucflo panojegli altri riufciti bene,fi riiòluèrua£ccilé2adiiiiew

re l’artein Fiorenza,& la fece inlcgnare a alcuni putti, iquah crefdutifànM

hor.i opere-cccclientifsime per quefto Duca. Fece anche un bellifsimoqm

dro di N.Donna pur a olio,che c hoggi in camera di Mcficr Alcfiandrofigli

nolo di M. Orrauiano dc’Mcdici. Al detto M. Fafquino Berciai feccia tela

un’altro quadfodìN. Donna,con Chrifio-, e Sau Giouanni,fanciniletù,die

ridono
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ridono dVn papagallo, che hanno tramano,iIquaIefi.i opera capriccìofajC

I

£Doltou8ga.Et a! raedefimo fece un difegno bellifsimo d’un Crncifìflo , alto

I
quafiun bracciocon una Madalena a’piedi,in (I nuoua,e uaga raaniecajche c

I vBaHiarauiglia.Ilqualdifegno,hauendo M.Salueftco Bertini accommoda-
toiGirolamo Razzi fno aniicifsimo, che hoggi è Don SiIuano,.ne furono

coloriti due da Carlo da Loro, che n’ha poi fatti molti altri , che fono per Fi-

teczeHauendo Giouanni,& Piero d’AgoftinoDini fatta in Santa Ccoce,cn

modo per la porta di mezzo a man ritta,una Capella di macigni molto ric-

aAi“2afepoltura,per Agoftino, &altrÌdicafaloroidieficroafaie latauo
' ladiqueilaaFrancefcOjilquale ui dipinfe Chtifto.che c depofto di Croce da

lofffro Baramatia,& da Nicodemo.E t a piedi la N.Donna fuenuta con Ma-
ria Madaienaj San GiouannUe l’altre Marie. Laquale tauola Ri condotta da

Fraacefcocon tanta arte,e ftudio,che non fole il Chrifto nudo è bellirsimo}

fflaiufiemè tutte l’altrefigure ben difpoHe, colorite con forza , c rilieuo.

Etancorachedaprincipio full'equefta tauoladagli auuerfarijdi Fraace-

Icobiafimatajellagl’ac^uiftò nondimeno gran nomenell’uniuerfale. E chi

n’hafatco dopo lui a concorrenza,non l’ha fupecato.Feceil medefimo auan

ti,chc partifle:Ai Firenzeii ritratto del già detto M. Lelio Torelli, 5c alcune

aitrecefedinonmolta importanza, delle quali non ioi particolari. Ma fra

hhrccofejdiedc.fineaana carta, la quale haueuadifegnata molto primain

Roma della conuerfionedifaivPaolo, che e bellifsirao. liquale fece intagliar

iaramedaEneaVico daParmain Fioiéza. Et il Ducali cóccntò trattencr-

loinfino a chefulTe ciò fatto in Fiorenza,con i Cuoi folici rtipcndij,e prouifio

ne.NeIqual tempo, chefu l’anno 1548, ellendo Giorgio Valàri in Ariminia
Uuotarcarrefco,&ao!iol’opere,dellequalifièfauellatoÌB altro luogo :gU
fciiffeFracefco una lunga lettera,r;^uagliandolo per apunto d’ognicofa,

ecotnelcvfuecafepaflaaano inFiorenza;&: in particolare d’hauer fatto vn

I

difegnoper la Capella maggiore di San Lorenzo, che di ordine del Signor

I

Docas’haueuaa dipignere. Mache intornoaciò era flacofatto raalilsimo

ufficio per lui appreflb fua Ecccllétia, Se che oltre ali’altre cofe, tcncua quali

per fermo , che M. Pierfrancefeo Maiordomo non hauelle raoftro il Tuo

difegno, onde era ftata allogata l’opera al Pon torme. Et ùltimamente, che

per queftecagioniTenetornauaaRomàj.malillìmofodisfatto degl’huomi-

bÌj^c artefici della fua pacria-Tornato dunque in Rcma,hauendocompcra-
taunacalauicinaa! palazzo del Cardinale Farncfcjmcntre li andana iratie-

aendocoo lauorare alcune cofe di non molta importanza, gli fu dal detto

Ordinale per mezzo di M. Annibaie Caro , edi don GiulioClouio ,data

adipignerela Capella del palazzo di San Giorgio. Nella quale fece bellilllmi

parcimentidi ftucchi, &una graziola uolta a frefeo con moke figure, e llo-

riediSan Lorenzo,& in una cauoladi pietra aolio la Natiuirà di Chrifto,ac

mmmodando in quell’opera , chefu bellilllma, il ritraiiodi detto Cardinar

ItDopo tflendogli allogato vn’altro lauoro nella già detta compagnia delia^

Mileric6rdia,dcueiiaueua fatto Iacopo del Con tela predica,&: il batterimo
àiSan Giouanni, nelle quali, febenenon haueuapaflaco Ftactlcojfi era por

tato bemfsimoi&douehaueuano fatto alcune altre cole BaiciftaFcanco Vi-

•ùziano,c Pirro Ligorio; fece Franccfco ia qucfta.partcjche è apuntq àxa:: io
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alraltrafui ftovia della vifi tazione,]a Naciuicà di elio San GionanmiLaoaa.

le, fé bene condu0eottimamente,ella nondimeno non fu pari a{iaprima,pa

fimentein teftadi detta compagnia, fece per M.BarcolomeoGalToltiidaèfi

gare in freico,cioèSanto Andrea, eSauBartoIomeo Apoftoli, molto belli,

iqualimettonoinmezzo latauola dell’Altare, nellaqualeèun depoftodi

Croce di mano del detto Iacopo del Conte, che c boniffima pittura, eia mi-

gliore opera , che inhno allora hauefle mai latto . L’anno 1J50. eSendo ftaco

eletto fommo Pontefice Giulio Terzo,nell’apparato delia coronazione, per

Tarcho
,
che fi fece topra la Teak di San Piero , fece Franccfco alcune ftorie à

chiaro Icuro molto belle.E dopo cfiendofi facto nella Minerua,dallacompi

gnia del Sacramento,!! medefimo anno, un fepolcro con molti gradi,&of-

dinl di coloi>ne,fece in quello alcune ftorie,e figure di terretta , che furono

tsaurc beIUlIìme,in una Capella di San Lorenzo in Damafo,fcce due Angei

liinfrefco,chetengonoun panno, d’uno de’quali n’è il difegno nelno&o

libro. Dipinfeattefconel Reffettorio diSanSaluatore del Lauro a Monte

Giordano^nellafacciata principaledeNozzediCana GaliIea;meHe quali fe-

ce Giefu Chrifto dell’acqua uino,con gran numero di figure.E dalle band^

alcuni Santi,e Papa Eugenio Quarto, chefu di quell’ordinc,& altri fonda-

tori.E di dentro fopra la porta di detto Refiettorio, fece in.un quadto-iolio,

San Giorgio, che aramazzail ferpente. La quale opera conduce coa-molta

pratica,finezza,evaghezza di coIor.i.Quafi ne'medefimitempi mandàaEio*

tenza a M. Alamanno Saluiati vn quadro grande , nel quale fonò dipinii

Adamo,& Eua,che nel Patadifb terreftre magiano d’intorno airAlbcrodel

la Vita il pomo vietato,cheèunabelIiflima opera. Dipinfè Fracelcoaliìgnor

Ranuccio Cardinale Sant’Agnolo, di cala Farnefe,nel SalorTo,cheèdinaa,

alla maggior fiala del palazzode’Farnefi,duefacciate,c5 beliiilimo capriccio.

In una Fece il fignor Ranuccio Farnefe, il Vecchio , che da Eugenio Qiwrio

riceueil battone del capitanato di Santa Chiefa , con alcune uircu; e nell'al-

tra Papa Paolo Terzo Farnefe, che dà il battone della Chiefa al fignor Pier

Luigij e mentre fi uede uenireda lontano Carlo Quinto Imperatore,acco!n

pagnato da Aleflandro Cardinale Pamele , e da altri fignori ritram di natu-

rale.£tinquefta,oltralcdette,emoltealtre cole, dipinle una Fama,& altre

figure, che Ibno molto benfatte. Maèben uero,chequeft’opeta nonfodcl

tutto finita da lui , ma daTaddeoZucchero da fiant’Agnolo , mme fidiràa

fuo luogo.Diede ptoporzione,&: fine alla Capella del Popolo, che giafraBa

ftiano Vinizianohaueua) cominciata per AgoftinoChigii, chcnonelleti-

do finita, Francelco la finì , come s’è ragionato infra Baftiano nella uicalui.

Al Cardinale Riccio da Monte Pulciano,dipinre nel fuo palazzo di ftrada

Giulia unabeliilsimafala, doue fece afretto in piu quadri molte ftorie di Da

uit.Etfraraltreuna Berfabèin un bagno, chefi lauacon molte altrefemin^

mentre Dauit la fta a uedere . E una ftoria molto ben compofta»grazk>fi,c

unto piena d’inuenzione, quanto alcra,che lì potta. uedere. In un’altro qua*

dro èia morte d'Vria.. In uno rArca,a cui uanno molti fuoniinanà. Elia

fomraadopoalcunealtreuna battaglia, che fa Dauitcon i fuoinimici,fljol

to ben compofta.E t per diclahreuemen te,l’opera di quefta lala è tutta pieo®

di grazia,<ii beilifisitnefaniafiej & di molte capricciolc,& ingegnofieinuca»
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iioni. Lo/parrimcntoèfatrocon molte con fidera2icni,& il colorito èua-

ghifiiiBO» Et per dire il uero,ièmendufi Franccfco gagliardo,ecopioiò d’m
Ufnzione, & hauendo la mano ubbid;en te ab’ingcgno, harebbe uoluto fcm

prcbauerecpere grandi , e rtraordinarlealle-mani. E non per altro fìi fl;ra«

roncl.conuerfarecongli amici, le non perche elicndo uario, & in certe cole

poco(labile5qu€llo,chchoggiglipiaceua,domanihaucuain odio. E fece po
€hiiauorid’importan2a,chenonhaueflein ultimo acon tendere del prezzo;

perlequali cofe era fuggito da molti. Dopo quelle opere j-'hauendo Andrea
Taisini a madar un Pittore al RediFiancia,& hauendo l’anno 155 4. in ua

DO ricercato Giorgio Vafarijcherilpole non uólere,perquaIliuoghagran

ptoaifione,o promelTejO lperan2a,partirri dal feruizio del Duca Colìmo fuo
lignorej conucnne finalmente con Francefco , elo condufle in Francia , eoa
obiigarc di latisfàrlo in Roma,non Io fatisfacendo in Francia Ma prima,che

tlloiTantcfcopartiirediRoma,comequello, che pensò non hauerui mai

piu aritotnarejuendè la cafa, le mafferitie, & ogni altra cofa , eccetto gli uftì

di,chehaueua.Ma la cofa non riufcì,come fi haueua promefio :
percioche ar

riuatoaParigijdouedaM. Francèfeo Primaticcio Abbate di fan Martino,&
Pittote,&Àrchitettodel Re,fiiriceuuto benignamente, e con molte.corre*

Cejfufubitoconofciuio, per quello, che fi dice, per un’huomo coli fatto.

CoDcicfuflejchenóuedelTecQlanedel Roiro,ne d’altri tnaellri,laquale egli

allafcoperta.o coll deliramente non biafiraafle.Percheafpettandp ogn’uno
dalui qualche gran cofajfu dal Cardmaledi Loreno, che làThaueua condor
to,meflo a fare alcune pitture in un fuo palazzo a Dampiera

,
perche hauen-

dofetto molti dilègnijmilefinalmentemanoall’oprajfacendoalcuniquadri

diftoriealrelcolopracornicionidicamini, &uno ftudiolo pieno difterie,

che dicono,chefu di gran fattura . M3chechefcnefùflecagione,non glifu-

ronocoialiopere moltolodate.Oltrediquellpnon ui fu mai Francefco mól
toamato,per cller di natura tutto contrariaaquelladeglihuorainidi quel

paefe.£llendo, che quanto ui fono hauuti cari, & amaci gli Iiuomini allegri,

giouiali, che uiuono alla libera,& fi rrouanouolen rieri in brigata, a far

banchettijtanto ui fono, non dico fuggiti,ma meno amati, & carezzali colo

ro,chelono come Francefco era,di natura malinconico, fobrio , mal fano, c

ftitico.Mad’alcunecofe harebbe meritato fcufa,perc) che fe la fua cóplefsio-

Dcnon comportaaa,ches’auilupalIe ne’ palli, enei mangiar troppo, e ber^
harebbe potuto efterc piu dolce nel conuerfare. E che è peggio,doae fuo de-

bito era,fecondo l’ufo del paefe,e di quelle corti,farfi uedere,&: cor teggiarej

egli harebbe uoluto, e pareuagli meritarlo, clTcre da tutto il mondo corteg-

giato.ln ultimOjClTendo quel Reoccupatokialcuneguerre,&parirQenteil

Cardinale: c mancando le prouifioni^e promeffe, fi rifolui-Franccfco,clopo

efTereftatolàuentimefijariiornarfeneinltalia. E cofi condottoli a Milano
(douedaiCaualier Eione Aretino tu CQrtéfementericcuutoin una fua ca-

fa, iaquale fi ha fiibrtcataj ornatifsima» e tutta piena di ftatuc anviche, c.mo-

deme,edi%urèdigelTo,formaredacofcrare,comein alcroluogofi dirà.)

dimorato ebequiutfu quindici giornijC ripofatori,fe ne uennea Fiorcuza.

Doue hauendo trouato Giorgio Vaiati, e dettogli quanto haueuaben facto

'4Jioii&odarein Francia, gli contò cofedafacnefuggirelauogUa a dùnque
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d’andaririThauefle maggiore .DaFirenze tornatofeneFracercoaRorcamot

un piato a’malleuadori, che erano entrali per le fue prouilìoni del Cardi,

aaledi Loreno, &gli ftrinfe-a pagargli ogni cola j 6crifco(Ioi danari cópetò

oltre ad al trì,cheuihauea prima , alcuni uffizi) , con animo riioluiodiuoiet
j

badare a uìuerCjConofcendofi mal fano, & hanere in tutto guafta la complcf

iìonc.Mactò non ottante, haurebbe voluto eflere impiegato inopetegraa-

di; ma non gli venendo fatto, cofi pretto fi trattenne un pezzo in facendo i

qa2dri>e ritratti. Morto Papa Paulo Quarto, eflendo creato Pio fitnilutentc
I

Quarto,che dilectandofiafiai di fabricare,fiieruiua nelle cofcd’Atchiiécca-

fa^i Pirro Ligorio , ordmòfua Santità , thè il Cardinale AlettandroFarne-

fe,& l’Emnlio-facefiono finire laSala grade^detta de i Rea Daniello da-Vdl-

terra,che!’haucuagiàcominciata .fèccognieperaildetroReuerendifsiBiQ

Pamele,perche Francefeo n’hauefle lametà. Nel che fare eflendo lago eoo

battimento fra Daniello , & rrancefeo , e maffimamen te adoperandoG Mi.

chel’Agnolo Buonarroti in fauore di Daniello , non fe ne uenne per un pez

zo a fine.ìn tanto cttendo andato il V afari con Giouaani Cardinalede'Medi

cijfigliuolo del Duca Cofimó,a Romai nel raccontargli Francefeo moltefue

difauenturc,
e
quelle parficolarmentCjrvcUequah, perlecagionidettepwho

fajfiritrduaua, gli mottrò Giorgio, che molto emanala viriùdlqueif’huo.

mo,che égli fi era infino allora a/Iai malegoueinato.Echelarciafiéperi’auc

nire fare a lui;percioche farebbe in guifa , che per ogni modo gli toccarebbe

sfatela metàdella detta Salade'Re: Laqualc nonpoteua Daniello fareda

per fejefiendo huomo lungo, &r irrefolutoic non forfè cofigran valcnt’huQ.

moiS: uniuerfale,come Francefeo . Coli dunque ftando le cofejcper allora

non fifacendoaltro, fu ricerco Giorgio non molti giorni dopodalPapadi

fare uria parte di detta Sala:Mahàuen<io egli rjfpofto,che nei palazzo del Da

ca Cofimo luo Sigsore h-aucua a farne vna-, tre uoke rnaggioredrquellatit
|

oltraciòjcheera fi male ftato trattato da Papa Giulio Terzo,per loqaaleha-

ueua fatto molte fatiche alla V igna al Mon te,6c altroue-, che non fapeuapiù

che fi fperare da certi hnomìni: aggiugnendo, che (hauendo egli fetta al me

defimo fenza elTerne ftato pagato una tauolain palazzo, den troni Chrifto,

che nel mare di Tiberiadechiama dalle reti Pietro,& Andrea; laQualegl’cra

fiata leiiatada Papa pauloQuarto daunaCape!la,chchaueua fettaGiuiio

fopra il corridore di Beluedcre,e doueua eflere mandata a Milano) fuaSaa-

tità uolefle fergUela ò rendere ò pagare . Alle quali cole rifpondendoil Papa

difle,(ò uero,ònon uero,checofifufle) non Papere alcunacola di dettataiia

!a,e aolerla uedere
;
perche fattala venire, ueduta , che Ina Santitàrhebbca

mallumejfi contentò,cheeilaglifufle renduta Dopo rapiccatofi il ragiona-

mento della Sala,difle Giorgio al papa liberamente, che Franedeo crai! pri*

ino,& miglior Pittore di Roma , e che non potendo niuno meglio leroirlo

diluì , era dàfarne capitale. E che fe bene il Buon 2rroto,&il Cardinaledi

Carpi fauoriuano-Danicllojlo faceuano piu per intcrefle dell’amicitia.efor'

fe come appallìonati,che per altro.Ma per tornare alla tauola; nonfuGcofto

partito Giorgio ckl Papa , che l’hebbe mandata a cafadi Francefeo

poi di Roma glie la fece condurre in Arczzo,doue;coine in altro laogoàsfv

ciam detto, è fiata dal V afari co ricca,£c honorata fpcfà, nella piene diweiU

Cita
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Cita collocata. Stando le cofe della Sala de Re nel modo,cKe (1 èdetto di lo

praititl partire il Duca Cofimo da Siena,per andar’a Roma, il Vafarijchc era

jadatoinlin li con lua Ecccl.gli raccomandò caldamente il SaÌuiati,accio gli

fecllefauoreappredo al Papa^ScaFrancefeo feriffe quanto haueuada fare,

gioBio,chefuflcil Duca in Koma-Nel che no ufei punto Francclcodel con-

liglio datogli daGiorgioj perche andando a far reuerenzaal Duca, fu uedu-

tù con bonilsima cera da fua Eccellenza.E poco appredo fatto tale ufficio per

luiapprello fua Santità,chegli fù allogata mezza la detta Sala. Allaquale op«
raitieitendo mano, prima che altro facede,gcttò à terra una ftoria , data co-

minaatada Daniello. Ondefurono poi fra loro molte conte/e . Seruiua Co-

mes egia detto quefto Pontefice nelle cofe d’Archirettura Pirro Ligorio,iI-

qnale haueua molto da principio fauorito Francefeo , & harebbe fegui tato

.

ila colui non tenendo piu conto ne di Pirro,ne d’altri,poi che hebbe comin

riatoalauorare,fu cagionejched’amico gh diuenne in vn certo modo auucr

fario, efe ne uidero manifeftifsimi fegni -, percioche Pirro cominciòà dire a!

Papa, che elTcndo in Roma molti giouani|pittori,cualent’huomini,cheà

lolcr cauarcle roani di quella Sala , farebbe fiato ben fatto allogar loro una

ftoria per uno,e uederne vna uolta il fine. 1 quali modi di Pirro j a cui fi uede

02,chciIPapainciòacconrcnEiua,dirpiacqucro tanto a Francefeo, che tutto

sdegnato fi tolfè giù dal lauorO,c dalle con tenzioni,parendogli, che poca fti

maiuflefatta di lui. E cofi montato a cauallo, fen za far motto aniuno, fene

uenijc a Fiorenza.Douc tutto fantaftico, fenza tener conto d amico, che ha®

uefle,lìpofeÌn uno Albergo, come non fufie fiato di quefta patria, e non ut

haueflencconofcenzajnechifulTeincofa^cuna per }ui.Dopo,haucndo ba-

ciatole mani al Duca , fu in modo accarezzato , che fi farebbe potuto fpcrarc

qualche cofadi buono,fè Francefeo fufie fiato d’altra natura,c fi fufleattenu

to alconliglio di Giorgio, il quale loconfigliaua a ucrideregl’ufììcijjchè'ha-

ueuain Roma,eridurfiin Fiorenza a godetela patna,egrara'icij per fuggire

ilpericolodi pcrdereinfiemecon lauita tutcoilfructodelfuofudóre,erati-

cbeintollerabili.MaFranccfcoguidatodalfenfojdalla collora,&daldefidc-

iiodiuendicarfi,firiroluerccuoieretornarea Romaadogni modo fra po-

di giorni. In tanto leuandofi difuqueiralbergoaprieghidegl’aniicifititi-

ròincafa di M.Marco Finale priore di Santo Apoftolo. Douefece,quafi per

palTarficempOjaM. Iacopo Saluiadfopra te!ad’Atgento,una Pietà colorita,

con lanoftca Donna, ei’altre Marie, chefu colà b'ellilEma.rinfrefcc» di co'ori

un tondo d’arme Ducale, chealrrauolta hauca fatta, epoftafbpra lapcrc*

del palazzo di M. Aiamano, 8c al detto M. Iacopo fece un bellifiimo libro di

habitibizarri,&acc5cÌaturediuerfed’huomini,ccaualliper mafcherate,per

che hebbe infinite cortelic dairamorcuolezzadi quelfignore, chcfidoleua

della fantafiica>e ftrana natura di Franccfco,ilquale non potè mai quefta voi

ti,comeralcrchauea farro.tirarfeloin cala, finalmente haùendo Francefeo a

parure per Roma,Giorgio come amico, gli ricordò, che efiendo ricco, d’e-

ta,fna]coniplel]ìonato,epoco piu atto alle fi ciche, badafle a uiucrc quieta»

mente, clafciare le gare ,& le con tenzioni. Il che non harebbe potuto fare

comtnodamentc, hautndofi acquiftaroroba, 5: honorcabaftanza, fé non
bile fiato troppo zuavo, c difiJerofo di guad ignare, Lo confortò, oltre ciò,

a

M m m m
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ufndcre grati parte Hegl' vfficìj,che haucua, 5c a accommoclareleTuccofe,in

modo,che in ogni bi(ogno,ò accidente,che uenide, potefTe ricordarli degli

amici, e di coloro, cheì’haueuano con fede , &con amore feriiiro promifc

Francefco di ben lare, e dire,& confefsò che Giorgio gli diceua il vero.tnaco

mcalpiudegl huotniniadiuiene.che danno tempo al tempo,non ne fece al

tro. Arri nato Fr.inceicoin Roma,rrouò,cheil CardinaleEmulio, haueuaal

iogate le ftorie della Sala, e datone due aTaddeo Zucchero da Sant’Agnolo,

vnaa Liuio da Forlì, un’altra a Horazio da Bologna,una a Girolamo Serreo

iieta,&ralcread altri. Laqual cofaauifando FrancefcoaGiorgio.edimanda

do Te era ben e.cheregairaiTe quell3,chehauea cominciala,gli fu rifpofto,che

farebbe flato ben fatto, dopo tanti difegni 'piccoli, e cartoni grandi,chen’ha-

uefTe finita anajnonoftante,che a tantl,da molto meno dtlui^nlle fiata alio

gara la maggior parte, e che facefle sforzo d’auietnarfi con l’operate, quanto

potelTe il piu,alle pitture della facciata,& uoltadel Buonarroco nella Capei

la di Sifto,& a quelle della Paulina; perciocheueduta,chefulIe fiata lafua, fi

^rebbono l’altre mandate a terra.e tutte con fua mol ta gloria aliogatea lui.

Auuertendolo a non curarfi ned’utile,nedi danari.o difpiacerejcheglifuf-

fc fatto da chi gouernaua quell’opera^ però che troppo ptu importa l’hono-

rcjchequalunche altra cdfà. Delle quali tutte lettere,e propoftec’rifpoftejne

fono le copie,egróriginali.fra quel]e,chc renghiamo no'iper memoria di tan

t’huomo,nofi;roamiciffìmo
,
e per quelle, che di noftra'mano’ deonoefferc

fiate fra le fuecofè ritrouate.Stando Francefcojdopo quefte cofe,fdegnatò,e

non ben rifòluco di quello,che fare uoleflerafllitto dell'animo, malfanodéi

corpo,e indebolito dal continuo medicarli, fi amalo finalmente del maledd

la morte,che in poco tempo il condùlTeaircflrémo, fenzahauergli dato tem

po di potere difporre delle fue cofe interamente i A un fuo creato , chiamato

Annibaie figliuolo di Nani di Baccio Blgiojlafciò feudi fellantaranno in In’l

monte deIlefàfine,quattordiciquadri,&tuttiidiregni,&altre cofe dell’ar

te.llreflodellefae cofelafciòaSuor Gabriella fua forella Monaca 3 anchor

che io intenda , che ella non hebbe come fi dice , del facco le corde . Tutta

uia le douette uenire in m'ano un quadro dipinto fopra tela d’argento, CT>n

un ricamointornojilqualehaucrta fatto per lo Redi Portogallo òdiPolo*

niajche e’ fi fufle,e lo lafdò a Iei,acciò il tenefie per memoria di lui . Tutte Tal

tre cofcjcioè gl’ufficij.che haueua dopo inrolerabili fatiche j comperathtutti

fi perderono . Morì Franccfcoilgiorno di San Martino a di 11. di Dicembre

l'anno 1 5^.E fu fepolto in fan Ieronimo,Chiefa uicina alla cafa, douchibr-

taua- Fu la morte di Francefco di grandifsimodanno, epcrditaaU’artejpere

chefe bene haueua cinquanta quattro anni , Se era mal fano,ad ognimodo

continuamente fludiaua.-e lauoraua:&in quello ultimo s’era dato a lauora-

redi Mufaico,& fi uede, cheeracapricciofo , &haarebbeuoIuto far molte

cole c fe gli hauefietrouatoun principe, che hauefieconofeiuto il fuo Hip

more,e datogli da far lauori fecondo il fuo capriccio, haurebbe fatto cofe ma

raulgliaf£,percheera,coraehabbiam détto, riccho,'abondante, ecopiolìtì-

mo neli’iniienzionedi tiTrrelecofex uniuerfalc in tutte le parti delia pittu-

ra. Daua alle fue’ refie,d! cut tele maniere, belIiffimagraziajepolle&'-i^S'

ign-udi bene nuance altro pi trorcde’tcmpi fuoi .
Hébbeu-Ì fitecic’p®"*!''^

• .mcllD
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aoItogca2Ìata>-egentìle miniera, acconciandogli inmodo,ch'cfi ucdcua

j

Tempre nelle parti douefta bene l’ignudo,& abbigliando /empeeeon nuou*

I codi di aeftiri le fue figure,£u capriccioTo, euario neli’acconciaturcdc’capi,

I
Eecalzari,& in ogni altra fòrte d’ornamenti. Maneggiauaicoloriaolio, a te

paaj&afrefcoinmodojchefipuòafietmarc, lui eflere flato unode’piu ua-

I:ati,rpcditi,ficri,& iolleciti artefici della noflraetà; e noi , che rhabbiamo
praticato tanti anni.ne pofsiamo fare rettamente teftimonianza. Et ancora,

chfifta noi iìa Hata fempre,per lo defiderio, che hanno i buoni artefici di paf

Ere l’un l’altrojqualché honefta emula2Ìone,non però mai, quanto al l’inte

refledeiramicizia apparncne,èmacaco.fi:a noi l’aft'ezzione, e Tamore: fc bene

dicociafeunodi noia cócorrézal’vn dell’altro ha lauorato ne’piu famofiluo

glii d’Italiaj come fi può ucderei un’infinito numero di lettere,che appreflo

dimcIonOjComcho detto di mano di Fracefeo. Era il Saluiati amorcuoiedi
naturajtuafofpetcofojfacilc a credere ognicora,acutQ,fottiIc,e pcnetratiuo.

Eqnfi metceuaa ragionare d’alcuni delle noftreart),o p burla, ó da douero,

oflendcuaalquacojc taluolta toccauainfino m fui uiuo.Piaceuagli il pratica

recópfonc Ietterate,& co grand’huomini, &,hcbbe sépre in odio gì’artefici

plebei,ancor chefuilino in alcuna cofa uirtuofi.Fuggiua certi,che Icmpre di

cono male, c quando fi neniua a ragionamento di loro gli laceraua lenza ri-

fpctto. Mafopra tutto gli difpiaceuano le giunterie, che fanno alcuna uolta

grartcfici,dclle quali, etiendo flato in Francia,&: uditone alciine,{àpeua trop

po bene ragionare.V faua alcuna uol ta(per meno eflere oflefo dalla raalinco

iiia)trouarficon gl’amici,& fer forza di ftar allegro. Ma fin alméte quella iua

iifàcta natura irrefoluta, fofpettofa,eloletarianonfece danno fe non a lui.

Fufuo gran didimo amico Manno Fiorentino Orefice in Roma, huomo ta-

ro nel fuo elcrcizio,& ottimo per coftumi,& bontà. E perche egli è carico di

fatoigliajfc Francefeo hauede potuto di/porre del fuo, & non hauelle fpefe

luiteielue fatiche in ufìicij,per lafciargli al Papa,ne harebbe fatto gran parte-

aquelfohuomodabene,& artefice eccellente. Fu parimente fuo amicidìmo

il lopradetto Aueduto dell’Aueduto Vaiaio , ilqualc fu aFrancefo il più.

amoreuole
,
& il piu fedele di quanti altri amici hauede mai. Et fe fuf-

fe coftui flato in Roma
,
quando Francefeo morì fi farebbe forfè in al-

cune cole con miglioreconfiglio gouernato, chcnonfece . Fu fuo crea-

to anchora Rouiale SpagnuoIo,chc fece molte opere fcco, Se da sè nel-

la Chiefa di fanto Spirito di Roma,unatauola, dentroui la Conueifio-

nedi fan Paolo . Volle ancho gran bencil Saluiati a Francefeo di Girolama
dal PracOjin compagnia del quale,comc fi è detto di fopra,cllcndo ancho fan

Ciullojattefc al difegno. Ilquale Francefeo fu di bellifsimo ingegno,e difegnò

meglio, chealtro Orefice de' fuoi tempi. Et non fo,inferiore a Girolamo fuo

padre , ilquale di piaftra d’arger to lauorò meglio qualunche cofa , che altro

qual fi uoleflè fuo pari . E fccondo.chc dicono,ueniua a coftui fatto ageuol-

,

mente ogni cofa. pcrcioche battutala piaftra d’atgciito, con alcuni Itozzi, e

quella medo {òpra un pezzo d’ade,eroito cera,fego,epcce, faccua una mace-

ria fra il c!uro,& il renerò jlaquaicfpigncndo con ferri in dentro, &; in fuori,

gli faceuaiiufcirequeilojchetiolcua 5
tede, petti, braccia, gambe, fchicne. Se

qualunchc altra cofa uoleiia,ògli era addimandata dachifactua fai ucri,pec
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appcnderglia quelle fante Imagini, chein alcun luogo , doue hauclTcfO

hauuto grazie , òfudero flati efaudici , fi ricrouauano . Quello France-

fco dunque, non attendendo folamenteafatc boti, comefacenailpadrcja

uoiòancbo.di Tarfia,& a cóiiietrere nell’acciaio oro,& argctp alia datnafchi

na>facédo fogliami, lauori,tìgure,&qua!unche al tra cofaxtoleua. Dcllaqoa!

force di lauoro , feceun’Armadiiraintera,ebellrfsimada{ànteapiè al Duca

AicfTandro de’ Medici. E fra molte altre medaglie,che feceil medefimo, qllc

furono di Tua mano,c molto belle,che con la tefla del detto Duca Aleflandro

furono poftene’fondaméti della foitezza|dellaportaa FacnzadnCemrcóaU

tre,nellequali era da un lato la tefla di Papa Gicmérc Settimo, edalFalrrouti

Chriflo ignudo,con I flagelli della Tua pafsione. Si dilettò anco Fracefcodal

Prato delle cofe di Scultura, e gictò alcune figuretee di brózo , [e quali hebbe

il Duca AlefsàdrOjChe furono graziofiflìme. Ilmedeflrao rinettò,ccòduflca

molta pfezione,quattro figure fìmili,fatte da BaccioBadinellf-cioè una Leda,

una Venere,eun’HercoIe,& un’Apollo,che furono date al medefimoDuea.

DifpiacendoadunqueaFrancefco l’arre deirOrefìce,e non potendo attende-

re alla Scultura,che ha bifogno di troppe cofe; fi diede, hauendo buon'dife-

gno,aIla Pittura.E perche era perfonajchc praticaua poco,ne fi curauajehefì

lapeflepiu che ranto,che egli attendefle alla Picturadauorò dasèmolre cofe.

In ranto,come fi dille da.principio,uenendo Francefeo Saluiati a Firenze, la-

uorò nelle {lanze,che coflui teneuanell’opera di fanta Maria del Fiorcdt<^ua

drodi M. Alamanno.Onde con quella occafioneuedendo coflui il modo di

fare del Saluiati , fi diede con molto piu fludio , chein fino ailhora fatto non

haueua,allaPitcura:&códaflein un quadro molto bello, unaConuerfìonc

di fan Paolo; laquale hoggièappcefTo GuliclmodclTouaglia,Edopomua
quadro della medcfimagràndezza,dipinfe le Serpi, chcpiouonoaddoUoal

popolo Hebreodn un’altro fece Giefu Chriflo,che caua i fanti Padri del Lira

bo.Iquali ultimi due,che fono belliflìmijha hoggi Filippo Spini, gendlhuo-

mOjchc molto fi diletta delle noftre arri. Et oltre a moke altre cofe piccola

che fece Francefeo da! PratOjdifegnò affai,c bene,come fi può uederein alca

nidifuamano,chefononel noflro libro de’ difegni.Morì coflui l’anno 1561.

g dolfc molto a tuttal’Accadccniatperche oltre all’efler ualcc’huomo nell’arce

nò fu mai il piu da bene buono di lui. fo allieuo di Ftacefeo Saluiati Giufep

po Porcada caflelnuouo della Carfagnana,chefu chiamato anch’egli per ri

fpetto del fuo Maeflro,Giufeppo Saluiati.Coflui giouanetto,l’anno i j.cfs

fendo flato condotto in Roma da un fuo zio s-fègrctario di MonfignorHo-

nofrioBarcolini Arduefeouo di pifajfo accócio col Saluiati: apprcfloalquale

imparò in poco tempo,non pure a difegnare benifIìmo,raa ancoraacolorire

ottimamente. Andato poi col fuo Maeftroa Vinezia, ui prefetanteptatiche

di Gcntil’huominUcheeflendoui da lui iafciatofece coro di uolere, cheque!

la Città falle fua patria.E cofiprcfoui mog!ie,ui fi c flato ferapre,&halau£>

ratoinpochialtrilaoghi,chea Vinezia.lnful Capo di S. Stefano dipinfegia

la facciata della cafa de’ Loredani di ftorie coloritca frefeo molto uagaméiCjC

fatte co bella maniera. DipinfefimilmenteafariPolo quellade’ Bernardi,

nci’ai tra dietro a fan Rocco, cheè opera boniflì-ma. Tre altre facciacedi chia-

ro icuro ha fatto molto grandi
,
piene di. uarie flcrie ; una a fan Moisè,Uk-
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Con'LafaQCaffìanOjcla terz.a a (antaMiriaZebenigo.Ha dipinto Emilmea

tf afrefoi iti ua laogo detto Treaille , appcedoT ceuifi , tutto il palazzo de‘

Frulli,fabtica ricca,
e
graiiffima,dentro,e fuori. Della quale fabrica (ì parlerà

aluogo nella Vita del Sàfouino..A piene di Sacco hafatto una facciata molto

btlU. Et a Bagnuolo, luogo de’ frati di faiito Spinto di Vinezia, ha dipinto

unauuola aolio. Età i medeiìmi padri ha fatto nel Couucnio di Tanto Spiri

toilpalcojouero foifittato del loro Refettorio, con uno fpartiméto pieno di

{|aadri dipiati.Et nella teda principale un belliflìmo Cenacolo. Nel palazzo

difan Marco, ha dipinto nella ialadel Doge, le Sibille, i Profeti, le virtù Car
diaalijC Chrifto con le Marie,che gli ibno dace infinitamente lodate.E nella

biadetta Libraria di fan Marco .fece due ftorie grandi, a concorrenza degli

altri pittori di Vificzia,.de’ quali fi è ragionato di fopra . Eilendo chiamato a

Ronsadal Cardinale Ein alio,dopo la morte di Francefco,finì una delle mag
giori ftorie,che fieno nella detta fala de i Re, &c ne cominciò un’altra,e dopo
eJendo morto Papa Pio Q^rtOjfe ne cornò a V enezia, doue gli badato la Si

gdoria adipignere in palazzo un palco pieno di quadri a olio, il quale è a fom
inodellefcalenuoue.il medefìmo ha dipinto Tei molto belle tauolcàoliojuna

in fan Francefeo dellaV igna,all’Altare della Madóna. La fecÓda nella Chic
iìde’ Serui all’ Aitar maggiore. La terza ne’ fra Minori . La quarta nella Ma«
donna dell’Orto. La quinta à fan Zachaiia. Elafefèaà fan Moisè. E due n’hà

fitto à Murano.che fono belle,& fatte con molta diligenza , e bella maniera «

Diqtiefto Giufeppe,iiquale ancor uiue, & fi fà eccelicnnfsimo , non dico al*

iroperhorajfenonchejoltrealla Pictuta,attendecon molto fludio alla Geo
roetria.Edifuaraano e’Iauolutadel Capitei Ionico, che hoggi ino-

ltra in Ilampa, come fideuegirare, fecondo lamifuraantica. E
coito donerà uenire in luce un’opra, che hà compofto delle

cofe di Geometria . Fu anche difcepolo di Franecfeo

un Domenico Romano, che glifu di grande aiu

to nella Sala,che fece in Fiorenza , & in al-

tECOperej&ilqualeftèl’anno 1550.

col Signor Giuliano Ce-
farino.&nonla-

uora da
fefo-

lo.

Fme della una£ Frane.Saluiatt Fluore Fwrentina

.



DANIEL. RICCIAR. DA VOL.
' PITTOREjE SCViTOKE^

Vita dtT)miello ^B^ciarellida Volterra ,

Tutore,e Scultore .

AVENDO Daniello quando eragiouanctttoimpatatos^^jr

1|Ì toàdifegnaceda Giouanni Antonio Soddoraajilquateao^^^

i ^ àfarein quel tempoa'cunilaiioriinquellà Città, pam® ^

' ^1 fi fu, fececfio Daniello molto migliore, e maggiore

fotto Baldaflarre Peruzai, che folto la difciplina di

ononhaueua. Ma per uero dire,con tutto c!Ò,non fece per all

:ita. E quello, percioche quanto meiteua fatica,

e

uoglÌa,in cercando d’appara'-e^aliretanco airincontroil'^^-

egno,eIamano.Ondcnelie lue prime opere,che fece

nagrandiirima,anziinh:'.:ta faticai manongia principiodi
“
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gran maniera, ne uaghezza , negrazia , ne inuenzione . Come fi,è ucdiuo ^

bjon’horainmoida!tri,che(bno nati per efiere Dipintori; iquali hanno
moftróancho nc’ primi principii, facihrà,fierezza,& faggio di qualche buo-

na maniera. Anzi le prime cofe di coftui moftrano edere ilare fatte neramen-

te daun malinconico, edendo piene di ftento, e condotte con molta patien-

za^slunghezza di tempo.Ma ucnendo alle file opere,per làfciar qnelJe, delle

quilinonèdafarcontojfeccnellafuagiouanczzain Volterra a freico la fac

data di M. Mario MafFeijdi chiaro fcurojchegli diede buon nome, & gli ac-

(^uiftò molto credito Laquale,poi che hebbe fini ta,uedendo non hauer qui-

uiconcorrenza,che lo fpignedea cercare di ialite a,migIiorgrado ^ e non ef-

ferein quella città opere, ne antiche, ne moderne, dalle quali poteiTe molto

imparare, fi tifo! nétte di andare per ogni modo a Roma, doueintédeaa, che

allhora non erano molti,che attendeilero alla Pittura,daPcrinodel Vagain
fuori.Ma prima,chepartide,andò penfando di uoler portare alcun’opera fi-

DÌta,chelofacefle conofeere. Etcofi, hauendo fattoio una cela un Chriilo

aolio, battuto' alla colonna,con molte figure, e medoui in farlo tutta quella

diligenza, cheèpollìbile, feruendofi'di modelli, e ritratti dafuiuo, lo portò

feco.Egiuntó'in Roma,nontìÌfù ftato molto, che per mezzo d’amici, mo-
ftrò al Cardinale Triulzi quella pi tturajlaquale in modo gli fodisfece,chenó

pure la comperò jmapofegrandifsima affezzione a Daniello rrnandandolo

poco apprefio a lauorare doue hauea fatto fuor di Roma a un fuoCafale det

loSaloneun grandifsimo cafamentOjilquale focena adornare di fontane,

llutchi,e pitture, Sedoue apunto allora iauorauano Gianmaria da Milano,

Scaltri alcuneftanze di ftUcchi,egrortefche. Quìdunquegiunto DanieIlo,fl

pcr'la'coacorrc'aza,efi per feruirequel Signore,dai quale poceua molto ho-

note,& utile fperare, dipinle in compagnia di coloro diuerfecofe m molte

ftaQie,eloggie;e patticoìarmen te ui lece molte grorcefebe, piene di uarie fe-

n3Ìnette.Ma fopra tutto riufeì molto bella una fioria di Fetonte fatta afrefeo

di figure grandi quanto il naturale, & un fiiimegrandifsimo»cheuifece,il~

quale è una molto buona figara,iequali tutceopere,andandofpefIoildet!o

Cardinale a uedere,e menando fccohor’uno,hor altro Cardinale, furono ca

g1one,che Daniello focelFe có molti di loro reruitù,&amicizia.Dopo,hauédo

Ferino del Vaga, liquale allora facena alla Trinità la Capella di M. Agnolo
déMaificnijbifognod’un giouane,chegl*aiuta(Ic,DanielÌo,chedifideraua di

acquiftare.cirato dalle promefTe di colui, andò a flar fccojegl’aiuto fare, nel-

l’opera di quella Capella aldi ne cofe,lequali condufTc con molta diligenza a

fine. Hauendo fitto Ferino inanzi al lacco di Roma, comes-edecto, alla Ca-
pillàdelCrucifilIodi San Marcello nella uoltala creazione di Adamo ed
Ettagrandi quanto il ùiuore molto maggiori dueEuangelifti, cioè San Gio-
Qanni, e fan Marco, 8c ancho non finiti del-tutco, perche la figura del San
Gioaannimancaua dal mezzo in fu^grhuomini di quella compagnia fi nfol-

Derono.quando poi furono quietate le cole di Roma,cheil medclìmo Pen-
ilo finifle quell’opera. Ma hauentloalrro, cliefore, fattone 1 cartoni la fece

fiairca Dani dio,liquale finì il San Giouanni,iafi;iatoimperffcto;fecedel mt
togl’aicri dueEiiangslifli San-Liica, cSan Mittheo , nel mi-zioduepucci,

'8? tengono un canvtclicti, - E nell’arco della ficcia.chc mette :n mezzo fo h*-
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ncftra,cluc Angeli,che uolando.e ftanHo fofpefi. in fu l’ale , tengono in ma-

no mifterij della pafsionedi Giefu Chrifto. Erarcoadornòriccaraenccdi

groitelche,e^tnolte belle figurine ignude . Et in soma fi portò in tutta quelli

op.eis-beneoltremodo,ancor che ui meicelle aliai tempo. Dopo liaucncloil

rftedefimo Psrinodato afarea Daniello un fregio nella Saladelpalazzodi

M. Agnolo Mafllmi con molti partimcn ti di ftuccho,& altri ornameniie Ilo

rie dc'facti di Fabio Mallìmo,fi portò tanto bene, che ueggendoquellopen

la fignoraElena Orfina,& udendo molto lodatela uirtùdi Daniello,gli die

de a fare una fua Capelli nella Chiefa dcllaTrinitàdi Roma, in lù'l móte,do

ue Hanno i frati di San Francefeo di raula. Onde Daniello mcttédo ogaisfet

xo,e diligenza, per fare un’opera rara, laqualc il faceflcconofccrepeteccel-

lence Pittore, non ficuròmecrerui le fatiche di molti anni. Dal nome dun-

que di quella fignora,dandofi alla Capella il titolo della Croce di Chtifto no

ftro Saluatore,fi tolfe il fuggccco de’facti di S Elena.E cofi nella tauoiaprinci

pale facendo Daniello Gieiu Chrifto , che è. depofto di Croce da Gioiello, e

Nicodemo, èc altri dilcepoIi,lo fuenimemodi Maria Vergine/oftenuiafo*

pra le braccia da MadalenajSc altre Marie,moftrò grandifsimo gmdizio,cc!i

eller raro huomoipercioche oltre al componimento dcllcfìgure,cheé mol-

to ncchojiiChriftoèottima figura, e un bellillimo (corto, uenendo coi pie

di inanzi,& coi rclloin dietro.Sonofimilmente belile difficili fcorti,cfigu-

re quelli di coloro,che hauendolo fconficco, lo reggono con iefalcie,dando

fopracertefcale, emoftrandoin alcune parti l’ignudo fatto con moltagra-

zia. Incorno poi a quefia taucrlafeccun beliiffimo,c uarioornamcncodiftuc

chi,picnod’mtagli,ecou due figurejchcfoftengpno con la tetta il frontone,

mentre con una mano tengono ilcapitel!o,& con l’altra cercano mettete

lacolonna, che lo regga,laquale, e polla da pie in falla bafa , lotto il captccl»

lo.laquale opera è fatta con incredibile diligenza . NcU’arco fopra la tauola

dipinfeafirefeo due Sibille, che fono le migliori figure di tutta quell’opfta.

LequaliSibilleraetconoinme2zolafincftra,cheèfoprail mezzo di detta ta-

uolaiedàlumea tutta laCapelia . Lacuiuokaèdiuilain quattro partijcon

bizarrOjUario, ebellofpartimentodittuchi,egroctefche, fatte con nuone

fontafiedi mafchcrcje fettoni. Dentro à i quali fono quattro ftone delia Cro

cc,e di {anta Elena, madre di Goftantino. Nella prima è quando auantih

palsione del Saluatore fono fabricatc tre Croci. Nella feconda,quando lati-

ta Helena comanda ad alcuni Hcbrei,che le infegnino ledette Croci. Nella

terza, quando non uolendoelsi infegnarle.ellafa mettere in un pozzocolui,.

che le fapeua.E nella quarta, quando colui infegna il luogo , doue tutte, e tre

erano lotterrate.Lequali quattro ftone fono belle oltre ogni credenza,ecoa

dotte có molto ftudio.Nelle faccic dalle bande fono altre quattro ftoiie.cioc

du^p faccia,cciafcunaèdiuifa dallacornicc, chejfarimpofta dell’arco,fopri

cui pofa la crociera della uolta di detta Capella. In una è Santa Elena, chefi

cauared’un pozzo la Croce Santa,e l’alttedue.E nella kcondaquandoqad

la dei Saluatore fana un’infermo.Ne quadri di fotte a man citia,ladcttaSaa-

ta quella di Chrifto riconofee nel nfuiciiareun morto fopracuièpoftadvd

i’rgnudo del qualcmotto mife Daniello incredibile ftudio,perrit[0U4rei

litilcoli,erettamente iiutc le parti dcUhuomo. Il che fece ancora in coloro.
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che^^i mettono adoUo la Croccje ne Jciiconftanii.cLe ftanno tutti Ilapìdi a
ucdsf ^ucì miracolo. Et oltre ciò,e tatto c5 molta diligéza un bizarro catalct

tocon Una oliatura di motro^chc l’abbraccia, condotto con bella inuenzio-

ne,c molta fatica. NeU’altro quadro,chea quefto è dirirn petto,dipinfc Era-

dioImperadorenlqualefcalzo, a piedi,& i camicia melTe la Croce di Chriflo

nelh porta di Roma,doue fono femine,huomini,e putti ginocchioni, chel’a

dorano,molti fuot Baroni, & uno ftafficre, che gli ticneilcauallo. Sotto per

bafatnento, fono per ciafeunaduefeminedi chiaro fciiro, elatredi marmo ,

molto belle, lequali moftrano di reggere dette ftorie . E lotto l’archo primo

della parte dinanzi , fece nel piano per lo ritto,due 6gure grandi quanto il ui

uoiun San Francefeo di Pau{a,capo di quell’Ordine.che uffizia la detta Ghie

fa.&unSan Hieronimo ueftito da Cardinale, che fono due bonifsime figu-

re, fi come anche fono quelledi tutta l’operailaqaalecondulTc Daniello in

fette anni,& con fatiche,e ftudio ineftimabìle . Ma perche le pitture,che fon

fitte per qnefta uia hanno femprc del duro, e del difficiieimanca queft’opcra

d’una certa leggiadra facilità,che fuole molto dilettare. Onde Daniello llef»

foconfelTando la fatica,che haueua durata in quefì:’opera,e temendo di quel

lo,chegraucnne,e di non edere biafìmatofece per fuo capriccio, e quafi per

luadefenfione,rotto i piedi di detti due Santi,due ftoriette di ftuccho di baf-

fo tilieuo.Nellequali uolle moftrare, che elTendofuoi amici Michel’Agnolo
Buonarroti,e fra Baftiano del Pióbofi’opere de’quaii andaua imitando. Se of
firuando i precetti) fé bencfaceua adagio,& cóidento,nÓdimeno il fuo imi

tatequei due huominipoteua badare a difenderlo da i morii de gl’inuidio-

fi,etnaligni, la mala natura dc’quali è forza , ancor che loro non paia , che fi

fiaopra. In una dico di quelle ftoriette fece molte figure di fatiti, chea una

ftadcrapefanogambejbracciaj&r altre membra di figure,per ridurre ai netto

queUe,chefonoagiuftopefo,eftàno bencje per dare }ecatciue,aMichel’A-

gnoIojcfraBaftianOjChe le Hanno conferendo. NeiPalcra è Michel’Agnolo,

cheliguarda in uno fpecchìo.di che il fignificatoèchiarilìlmo. Fece fimilmc

tein due angoli deìi'archo dalia banda di fuori due ignudi di chiaro feuro

,

chefono della medefima bon ti,che fono l’altre figure di quell’opera. Laqua
lcfcopcrta,chefu dopo fi lungo tempo,fu molto lodata, e tenuta lauoro bel-

Iiir!mO;edifficiie,& il fuo Maeftro eccellentiftimo . Dopo quella Capella gli

fece Alellandro Cardinale Farnefe in una danza delfuo palazzo , cioè in lui

cantone,lòtto uno di que’palchi ricchiiììmi, fatti con ordine di Maeftro An
ionio da San Gallo a tre cameroni , che fono in fila

,
fare un fregio di pittura

bellifsimocon una ftoria di figure per ogni faccia, che furono un trionfo di

Bacche bellifiimo, una caccia,& al tre limili, che molto fodisfeceroaquel

Cardinaie.Ilquale, oltre ciò, gli fece fare in piu luoghi di quel fregio un Lio
corno in diuerfi modi in grembo a una nerginc,che è l’imprefa di quella lìiu

ftrifsima famiglia. Laquale opera fu C2gione,che quel fignoi Cjilquale èfem-
prc fiato amatore di tutti grhuominiraii,euirtuofi,!ofauorillerempre;epiii

hatcbbcfarto.dè Daniello non fulle flato co fi lungone! fuo operare. Ma di

qnefio non haueua colpa Daniello,poi che !i fatta era la Tua natura , & inge-

gao.Ecegli piu tofto fi contentauadi fi>,repoco,c bene,che aliai,eno cofi be-

ile.Adunque,oltre all'aiiczionCfChegli portaua il Cardinale, lo fluori di raa-

Nn n

n
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niera il Sig. Annibaie Caro apprelTo i Tuoi fignoci Farne fivche (erapre l’aiuta

rono.E a Madama Margarita d’Auftria figliuola di Carlo Quinto, nel palai

zode’MsdiciaNauona, dello fcrittoiodelquale fi èfauellato nella uitadel-

J’rndaco, in otto nani dipink otto ftoriccte de’iàtci , Se opere iìluftri di detto

Carlo Quinto Imperatore con tanca diligenza, e bontà, che per fimile cola

non fi può quali fare meglio. Efiendo poi l’anno i?47* morto Perioo del Va-

gai^ Iiauendo lafciaca imperfetta la Sala dei Re, che come fi è detto è nel pa

lazzo del Papa.dinazi alla Capella di Si fto,& alla Paulina,per mezzo di mol-

ti amici,e fignori.e particolarmente di Michel’Agnolo Baonarrotijlu da Pa-

paPaoloTerzo melToinfuo luogo Daniello, con la medefimaprouifione,

che haueua Ferino , Se ordinatogli , che delle principio agl’ornaracnti delle

facc!ate,che s’haueuinoafare di fiacchi , con moki ignudi tutti rondifopra

certi frótoni.E perche quella Sala rompeno lei porte grandi di Mifehio, tre

per banda,& una loia facciata rimane intera , fece Daniello fopra ogni porta

quali un Tabernacolo di ftuccho bellilEmo. In ciafcunode’qualidiregnaua

fare di pittura uno di quei Re,che hanno difefa la Cfaicfa Apoftolica.Efegui

tare nelle facciate iftorie di que’Re,che con tributi,© uectorie hanno benefi-

cato laChielà.Ondein tutto ueniuanoa éflerefei ftorie,e fei Nicchie. Dopo

lequali Nicchie, ò uero Tabernacoli,fece Daniello coti l’aiuto di moki, tutto

l’altro ornamento ricchillìmodi ftucchi,chein quella Sala fiuede,ftudiando

in un medelìmo tempo i Cartoni di quello,che haueua difegnato far in quel

luogOjdi pittura.Ilche fatto,diede principio a unadelle ftorie,ma non nedi-

pinìepiu, chedue braccia in. circa, e due di que’Rene’Tabernacoii di ftuc-

cho Ibpra le porte,perche ancor, chefullé loUeci tato dalGardinale Fainefe,

e dal Papa; fenza penfare,ché la morte luoléfpefie ólte,guàftar«nòltttiile-

gni,mandò l’opera tanto in lungo,che quando foprauen-nclamorteHèlPa*

pa l’anno 1549. non era fatto fe non quello,che è detto; perche hauehdofu

fare nella Sala,che era picnadi pa{chi,e legnami, il cóclaue. Fu necellarioget

tarcogni cola per terra,efcoprire l’opera. Laquale ellendo uedutadaogn’u

nOjl’opere di ftuccho furono,!! come meri cauano, infinitamente lodate, ma

non già tanto i due Re di pittura; percioche pareua , che in bontà non corri

IpondelTeno all’opera della Trini tà, & che egli hauelfe con.tanta commodi-

tà, e^ftipendij honorati più tofto dato a dietro , che acquiftato : Ellendo poi

creato Pontefice l’anno i550.GiuIioTerzo,fifeceinanzi Daniello,con amici,

econfaiiori,perhaucre la medefimaprouifione, e feguirate l’opera di quella

Sala, ma il Papa non ui hauendo uolto l’animo, diede Tempre pallata. Anzi

mandato per Giorgio^ Va.*àri,che haueua feco hauutoferuitùinfino quando

efiopontefìceera Arciuefcoiio Sipontino, fi fcruiua di lui in tutte lecofedel

dilègno. Ma nondimeno hauendo lua Santità deliberato fare unafontanain

tefta al Corridore di Bel Vedere,e non piacendogli un dilegno di Michel’A

gno!o,nelquaIe era vn Moife,chepercorendo la pietra, ne faceuaulcirc ac-

qua, per elfer cofa , che non potea condurli fe non con lunghezza di tempo;

udendolo Michel’Agnolo fardi marmojraail coti figlio diGiorgio, ilquale

fu, che la Cleopatra figura diuin3,e ftatafaitada’Greci, fiaccommodadeiu

quel Iuogo,ne fu dato,per mezzo dei Buonarroto, curaa Daniello con ordi-

ne,che indetto luogo ficeflc di ftucebi una grotta,dentro laqualefulkla-dct
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taCltOpatra collocata. Daniello «dunque, haaendoui mefromano,anchor
chefuljemoltofollecitatojlauoròcon tanta lentezza in quell’opera finì la fta

lafola di fiacchi, & di pitture ma molte altre cofeche’l Papa uoleua fere ue-

daido andare più allungo, che non penfaua , che ufcitone la uoglia al Papa,

non fa altrimenti finita , ma fi rimafe in quel modo , che hoggi fi uede , ogni

cofiFcce Daniello nella Chicladi Santo AgoftinoafrcfcoinunaCapellain

figuregrandi quanto il naturale, una Santa Helena, che ritrouare la Cro-

ce,edallcbandem due Nicchie Santa Cecilia, e Santa Lucia . Laquale opera

fu parte colorita da lui,e parre,con Cuoi difegni,da igiouani,che franano con

elTolui. Onde non riuicì di quella perfczzioncjchel’altre opere Tue. In que-

fto medefimo tempo dalla (ignora Lucrezia delia Rouere gli fù allogata una
Capelia nella Trinità,dirimpetto a quella della (ignora Elcna Ornna. Nella

quale, fatto uno fparcimerito di ftu echi, fece con (uoi Cartoni dipignete di

ftoriedella vergine la uolta da Marche da Siena,e da pellegrino da Bologna,

Ecin una delie facciatefcce fare a Bizzera Spagnuolo la Natiui tà di efia ver-

gine,e nell’altra da Giouan'PauloRoiTetti daVolterra fuo creato,Giefu Chri

Ilo prefen tato a Simeone.E tal medefimo fece farein due ftorie,chc fono ne-

gl’atchi di fopra,GabrieIio,che annunzia efia vergine, eia Natiuitàdi Chri-
«o.Di fuori negl’angoli fece due figuroni, e fotte ne’pilafiri due.Profeti.Ncl

lifàcciata dell'Altare dipinfe Daniello di (ua mano la nofira Donna, che (à-

gliei gradi dei tépio,e nella principale la medefima Vergine, che fopra.mol-

nbcililiìmi Angeli in formadipucti fagliein Cielo; &i Dodici Apofioli a

baiìOjchefiannoauederlafalire.E petcheil luogo no era capace di tante fi*

gure,5cegiidefidcraua di fare in ciònuouainuenzione,finfe, che TAl tare dt

qufillaCi^elJafiuìeilfepoicrOjdc intorno mifie gl’Apoftolitfacendo loro po
^tpiedi in.fu! piano della Capella,doue comincia l’Altare; ilquale modo
dtfateadaltuni c piaciuto, & ad altri,che fono la maggior , e miglior pane,

nonpanto-. Ma- con rutto,che penafie Daniello quacocdeci anni a condurre

quefi’opera,non e pero punto migliore della priraa.NeU’altra facciata, che re

Ilòafitiirfidi queftaCapclIa.nelIaqualeandaaaruccifionede’ranciulli Inno

centijfecelauorareii tutto,hauendonc fatto icartoni,a Michele Alberti Fio-

tciitino.fuo creato.Hauendo MonfìgnorM.Giouanni della CafiFiorétino,

&iiuomo dottillìraofcomele fue leggiadrillìme,edotte opere cofi latine, co

meuo!garinedimoftrano)cominciatoa(criuereun trattato delie cofedi pie

mraj&uolédochiaricfid alcune minuzie,|e particolari da gl’huomini della

ptoleflìone,fecefarea Daniellc,con tutta quella diligenza, chefupoflìbile il

Modello d’un Dauit di terra fini to.E dopo. gli fece dipigneie,ò uerò ritirare

in un quadro il medefimo Dauit, cheèbellilìmoda tutte due le bande, cioè

ilciinanzi,&ildi dietro,chcfu colà capricciofà. Ilquale quadro è hoggi ap*
preilo M. Annibaie Rucellai. Al medefimo M.Giouani fece un Chnfiomor
toconleMarie ; & in una tela,per mandare in Francia,Enea,che(poglian-

(!oli,pcrandarea dormire con Dido,efopragiuntoda Merciirio,chemofira

di parlargli nella manicra,che(ì legge ne’ verfi di Vergilio. Al medefimo fece

iaun’altroquadro, purea olio, un bcllifiìmo San Giouanni in penitenza,

?aade quanto il naturale,chcdaquel Signore,mentreuifie, fu tenuto Ca-
^alirao.E parimente un San Girolamo belioa marauigiia. Morto Papa Giu*
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Ijo Terzo, Se creato Sommo Pontefice Paulo Quarto, il CardinalccJi Carpi

cercò,chefulfe da Tua Santità data a finire a Daniello la detta Sala de i Rc^nia

non fi dilettando quel Papa di pitture, rifpoieellerc molto meglio fortifica-

re Roma,che fperidcre in dipignere . E t cofi hauendo fatto me ttcreraano al

portonedi Cafteilo, fecondo il difegno diSaluftio figliuolo di Baldafiarrc

Peruzzi Sane'e.fuo Archilei to,fuordinato,che in quell’opera,laquale ficó-

duceua tutta di Treueriino, à ufo d’Archo trionfale magnifico,& fontuofo,

fi ponedero nelle nicchie cinque ftacuc, di braccia quattro, emezzoVunai

perche efiendo ad altri fiate allogate Ì’altre,aDaniello fu dato afarc un’Ang:

lo Michele . Hauendo in tanto Monfìgnor Giouanni Riccio, Cardinale di

Monte pulciano deliberato di fareunaCapellainSan Pietro aMoniorio, di-

rimpetto a quella,che haueua rapa Giulio fatta fare , con ordine di Georgio

Vafari,& allogata la tauola, le ftorie in frefco,ele ftatue di marmo, cheui

an iauano,a Daniellojeffo Daniello
,
già refolum al rutto di uolereabando-

nare la pittura, e daefi alla fciiltura fe n’andò a Carraraa far cauarei marmi,

cofi del San Michele,come delle ftatue haueua da fare per la Capelladi Monto

rio,mediantc!aqiiaIeoccafionc,uenendoauedereFiréze,eroperecheil Va-

farifaceuain palazzo al Duca Cofimo, e falere di quella Città gli furono fat

te da infiniti amici fuoi molte carezze, e particolarmente da eUo Vafari, ai-

quale l’haueua per fue lettere raccommandato il Buonarroti . Dimorando

adunqueDanielloinFirenzej&ueggendo quanto li fignor Duca fi dilettai-

fc di tutte Farei del difegno , uenne in difiderio d’accommodarfi al feruigio

di Tua Eccelléza Illuftrillìma, perche hauendo adoperato molti mezzi,eliaue

do il fignor Duca,acoloro,chelo raccomandauano rirpofto,chefallemtro-

dotto dal V afari,cofi fu fatro.Onde Daniello offerendoli a feruirelua Eccel-

lenza amoreuolmente,ellagli rifpofc,chc molto uolentieci raccettaua,ecEe

fodisfatto,cheegli hanelIeagl’oblighi,c’haueuaia RomajUeniffeafuapo-

fta, che farebbe ueduto ben uolencieri. Stette Daniello tutta quella ftacein

Firenze,doueI’accommodò Giorgio in una cafadi Simon Botti,luo amicilìì

mo . Ladouein detto tempo formò di geflò quali tintele figure di marmo,

che di mano di Michel’Agnolo fono nella lagrefiia nuoua di fan Lorenzo. E

fece per Michele Fuchero Fiamingo unaLeda,che fu molto bella figura.Dopo

andato a Carrara, e di la mandati marmi,che uoleua, alla uoltadi Roma,tot

nòdinuouoa Fiorenza per quella cagione. Hauendo Daniello menato in

fua compagnia quando a principio uenne da Roma a Fiorenza, un luo Gio-

uane,chiamato Horazio Pianetti,uirtuofb,emo!togenti!£Cqua!uDchediciò

fi fiule la cagione) non fu li tofto arriuato a Fiorenza,che fi mori. Di chefea

tendo infinita noia,e difpiacereDaniello,come quegli che molto, perle lue

uircù, amaua il giouane, e non potendo alici menti uerfo di lui il fuo buono

animo mofirare , tornato queft’ulcima uoita a Fiorenza, fece la teftadi lui di

marmo dal pefio in fu,ritracndola ottimamente da una formata in fui mor-

to,E quella finitala pole coti uno epitaffio nella Chiela di fan Michele Bet-

tsIdiinfuliapiazzadegrAntinori. Nel cheli mofirò Daniello con quefto

ueramenteamoreuole uffizio , huomo di rara bontà , & altrimenti araicoa

gl’amicidiquello'chehoggi fi coftama communemcce,pochilìimiricrotiaa

doli.chcneliamiciziaaicracola amino, cherutile,e commodo propno-Do*

po
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poqucftccofe,e(IcDdogran tempo.clienoaera flato a Volterra fua patria,

ttiandòpriraa,cfacrirornafleaRoma, euifu molto carezzato dagramicLe
parcntifuci. Eteflendo pregato dilafciarealcuna memoriadifenellapa-

trÌ3,fece in un quadretto di figure piccole la lloria degl’innocenti, che fu te

suta molto be!l’opera,e la pofe nella Chiefa di fan Piero.Dopo penfando di

flonmaipiùdoueruiritornareiuendèqucl poco,cheui haueuadi patrimo-

aioa Lionardo Ricciarelli Tuo Nipote,ilqualeeflendo co elio lui fiato a Ro-
ma,&hauendo molto bencimparato alanorare di ftucchojfeciu poi tre an-

ni Giorgio Vafarijin compagnia di molti altri,nell’opere.chc allora fi fecero

ncipalazzodel Duca.Tornatofinalmente DaniclloaRoma hauendoPapa
Paolo Quarto uolontà di gettare in terra il giuditio di Michel’Agnolo per

gli ignudi,che li pareua,che mofiralTcno le parti uergonofe troppo difonefta

meatc j fu detto da Cardinali,& huomini di giudizio, che farebbe gran pec-

cato guaftarje,& trouoron modo, che Daniello facelle lor certi panni fottili,

cùelecopriili , che tal cola finì poi fotto Pio Quarto con rifar la Santa Ca-
terina, &ilSan Biagio parendo, che non ifteflenocon honeftà. cominciò le

lUruein quel mentre per la Capella del detto Cardinale di Mon te Pulciano,

& il San Michele del Poi tone,ma nondimeno non lauoraua con quella pre

ftczz3,che harebbe pocuto,c douuto,come colui, che fe n’andaua di pende-

rò in penfiero. In tanto , dopo elTere fiato motto il Re Arrigo di Franciain-

gioftra,uenendo il Signor Ruberto Strozzi in Italia, & a Roma, Chaterina

de’Medici Reina, etTcndo rimafareggentein quel Regno, per fare al detto

fuomorto marito alcuna honorata memoria , commiue, che il detto Ruber
tofu3ecolBuonarroco,efacefle,cheinciò il fuodifiderio hauefle compi-

mento-, onde giunto egli a Roma parlò di ciò lungamente con Micfie-

l’AgnolOjilquale non potendo,per edere uecchio, torre fopra di fe queirim

ptefacondgliò lifignor Ruberto a darla a Daniello,alquale egli non mancha
rebbene d’aiuto ne di configlio in tu tco quello potefìc. Delia quale offerta

facédogran conro lo Strozzi, poi che fi fu maturamente confiderato quello

fàiledafarfijfu nfolutOjche Daniello facelTe nn caualio di brozo , tutto d'un

pe2zo,alto palmi iien ti dalla teftainfino? piedi,& lungo quaranta in circa*

echefopraqucllopoifi poneflcla ftatuadi efToRe Arrigo armato, e firoilmé

tedi bronzo.Haucndo dunque fatto Daniello un raodelletto di terra, fccon

do il cólìglio,e giudizio di Michel’Agnolo , ilquale molto piacque al Signor

Ruberto, fu fcritto il tutto in Francia, & in ultimo conuenuto fra lui è Da-
niellodelmodo di condurre quell’opera,del tempo, del prezzo, e d’ogni al-

tra cofa. perche meda Daniello mano al caualio con molto fiudio, lo fece di

terra,fenza fare mai al tro,come haucua da edere interamen ce,poi fatta la for

mifi andana apparecchiando a gettarlo; e da molti fonditori, in opera di tan

ta importanza
,
pigliaua parere d’intorno al modo , che douede tenere, per •

ckeuenifle benfatta, quando Pio Qitarto, dopola morte di Paolo, fiato

aeatoPonreficejfeceintendereaDaniellouolerejComefi c detto nella ui-

tt delSaluiati,che fi finide l’opera della Sala de’Re,e che per ciò fi lalciaflc in

dietro ogni altra cofa. Al che rilpódeudo Daniello dide edere occupatidìmo,

&ubligato alla Rema di Francia , ma che farebbe i cartoni, e la farebbe tira-

teman zi a fuoi giouani.E che oltre ciò,farebbe anch’egli laparte fua. 1 aqua
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le rifpofla non piacendo al p3pa,anclc> pcnfando di allogare il tutto al Salai»

ti.Onde Daniello, ìngelofìto fece tanto col mezzo del Cardinale di Carpi,
^

& di MicheVAgnolo, chealui fudataa dipignerela metàdi dettaSala,e |

l’altratnetà, come liabbiatno detto, al Saluiati; nonoftantc,che Daniel»

lo facelTe ogni poiTibileopcta d’haucla tutta, per andarli tranquillando fcn-

za concorrenza, a fuoccmmodo. Maio ultimo lacofa di quello lauoro fa

guidata in modo,che Daniello non ui fece cofa ninna, più di quello , che già

haueffe fatto molto inanzi, &il Salutati non finiquel poco, chehaucua

comrac-iato. Anzi glifo ancboquel poco dalla malignità d’alcuni gettato

per terra-Finalmente Daniello dopo quattro anni ( quanto a lui appattene-

ua) harebbe ‘gettato Hgià’deiro cauailo, ma gli bifognò indugiare molò

meli-, più. di quello, che harebbe fatto, mancandogli le prouilìoni, che

doueua fare di ferramenti , mettallo , & altre materie > il lignor Ruberto.

Lequah tutre cofejelTendo finalmente Hate prouedute, fottcrrò Daniel»

lo la forma, che era una gran machina, tra due fornaci da fondere: in una

ftanza molto a ptopofito,che haucua a Monre Gauallo.E fonduta la materia

dando nelle fpine, il mettalloper un pezzo andò aliai bene,main ultimo sfó

dandb'il pefo del metallo la forma del cauallo, nel eorpo tutta la macetiapre

fe altrauia Ilche trauagbò molto da principio l’animo di Daniello,ma nondi

meno.confiderato il tutto, trouòlaniada rimediare a canto inconueniente.

E cofiin capo a due mefi gettandolo la feconda uolta, preualfelafua vittùi

gl’impedimenti della fortuna . Onde condulTeilgettodiquel c3uallo(cheè

un.fettojò più, raaggiorcjche quello d’Antonmo.che èin Campidoglio) tut

to vnito, e rottile ugualmente per tucco.Et ègràcola,cbe li grand’operanon

pefafenon venti migliaiaj. Mafuronoiantiidifàgi,elefdtiche,cheuifpefc

Ì)aniello,ilqualeanzi,che non,era di poca complcllìone,e malinconico, che

non molto dopo gli fopragiunfe un catarro crudele , che lo condulTe molto

male.Anzidoue harebbedouuto Daniello ftar lieto, hauendo incolìraio

getto fuperaioinfinitedifFicultà,non parue,chemaipoi,percora,chepiofpe

ragrauenilTe'jfilrallegralIe. E nonpafsò molto, che il detto catarro in due

giorni gli tolfe la uita a di quattro d’aprile 1566. Ma inanzi hauendofi pteue

dura la mone fi confelsò molto diuotamenrc,e uolle tutti i facramenci della

Chiefa.E poi facendo teftamento, lafciò, che il fuo corpo fuHe fcpellico nella

nuouaChiela,ftatapricÌpiata alle Terme da Pio Quarto ai Monaci Certofi

ni,ordinando che in quel luogo , & alla fua fepoltura fuHe polla la ftatuadi

qucH’Angelojche haueua già cominciata,per lo porionedi Callello. b di tue

to diede cura (facendogli in ciò ellecu tori del fuo teftamento) a Michelcdc

gl’Alberti Fiorentino,&aFeliciano da fan Vico di quel di Roraa-iafeiando

perlciò lorodugentofcudi. Laquale ultima uolontà efleqitironoambidue

con amore,ediligenza,dandogliin detto luogo,fecondo,chedalui fu ordina

tCjhonorata fepoltura.A i medefimi lafciò tutte le fuc cole appartenéti all’at

le,forme di geflo,modelli,dilegni,e tutte altre mallerizie,e cofe daUaorare.

Onde fi ofFerfono all’Ambafeiadore di Francia, di dare finita del tutto fra cef

to tempo l’opera del caualLo>elafigura del Re,che ui andaua fopra.E nel ac-

ro eftendofi ambidue eferci tati molti anni fotco la difciplma, e Àudio di Da»

nicllo,fipuòdaloro Iperai'cogni gran cofa. E ftato creato fimilmétc di Da-
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niello Biagio da Carigliano Piftolelè.Et Giouampaulo RolTecti da Volterra,

chcè perfona molto diiigen te,e di bcllirsimo ingegno,ilqua!e Giouampau-

lojelTcndofi già molti anni fono ritirato a VoIrerra,ha fatto,e fa opere degne

dimoItalode.Lauoròparimétecon Daniello.efècemoItofruttOjMarcoda

Sieoa,'ilqualecondottofi a Napoli fi è prefa quella Citta per patria e ui fta,e

laaora continuamente, e fiato fimilmen te creato di Daniello Giulio Mazzo
nidaPiacenza, chehebbei Tuoi primi principi) dal Vafari quando in Fiorcn

zalaaoraua una tauola, per M. Biagio Mei che fu mandata a Luccha,e pofia

in San Piero Cigolile quando in Monte Oliueto di Napoli faceua elio Gior-

gio la uuola dell'Altare maggiore,una grande opera nel RefFertorio.e la Sa-

greftia di San Giouanni Caibonaro,i portegli deU’organo del Pifcopio,con

altre tauole,& opere . Coftui hauendo poi da Daniello imparato a lauorare

di Hocchi,paragonando in ciò il fuo Maeftro , ha ornato di fua mano tutto il

di détto del palazzo del Cardinale Capo di ferro,e fattoui opere marauiglio

fe,non pure di fiocchi,ma di ftorieafi:efco,&aolio,chegli nano dato,e me-
ritamente infinita lode.Ha il medefimo fatta di marmo,e rirratea dal natura

lela certa di Francefeo del Nero tanto bene,chenon credo fiapofsibilc far

megiio.onde fi può fperare»che habbia a fare ottima riufcita,e uenire in que
ftenoftre arti a quella petfezÌone,che fi può maggiore,e migiiore.E fiato Da
niello perfona coftumata , eda bene, e di maniera intento a i Tuoi ftudij del-

l’arte,che nel rimanente del uiuerfuo, non ha hauuto molto gouerno . Etè
ftacoperfonamalinconicaje molto foliraria.Moti Daniello di 57. anni in eie

ca.Ii fuo ritratto s’è chiefio a quei fuoi creati,chc l’haueano fatto di geflo»

& quando fili a Roma l’anno pafiato mel’haueuano promeffb,nc
per imbafoiate ò lettere, che io habbia loro fcritto no l’haa

uoluto dare,moftrado poca amoreuolezza al Jor mor-
to Maeftro; però non ho uoluto guardare a que«

fta loro ingracimdine,cfiendo fiato Daniel

ioamicomio,thefièmefib quefto,

che ancora,che li fomìgli poco,

faccia la feufa della diligc-

tia mia,& dellapoca

cura,& amore
uolezza

di

• Michele de[gli Alberti,

&diFeIiciano

da fan Vi
IO.

Jinedellauitadi ‘Daniello da'Volterra

Pittore, e Scultore

.



Vita di T"addeo ZuccheroT itiore , da

Sant'aAznolom Vado.
<2>

S s EH D o Duca d V rbino Francelco Maria, nacc]ue nella terra

di Santo Agnolo in V ado,luogo di quello ftato, l’anno 1519 *

di primo di Scttembre,3d ottauiano Zucchero PÌ!torc,an 6gl‘

uol’mafchio,al quale pofc nome TaddeOjilqual'puttOjhaueD'

do di dieci anni imparato a Ieggere,e fcriuete ragion cuolfflcii

te,fé Io tirò il Padre appreiTo,e gl’infegnò alquanto a ditegnare.Ma ucggc°'

do Ottauiano quello Tuo figliuolo hauerbellilllmolgegno, epotcrediuf^^

re altr’huomo nella pittura , che a lui non pareua cfiere , lo mifc a ftarccf®

Pompeo da Fano Tuo amicilTimo,? Pittore ordinario. L’opere del qoale tJO®

piacendo a Taddeo,&: narimen tc i cofturai, fe ne tornò a Sani’Agoolo,q®'r
^ ‘

tti>
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ai.&altreue aiatando ai Padreqiunto poteua, efapeua . Finalr-iente^eiTen-

do ere fciuto Taddeo d’anni,e dt giudizio, ueduto non potere molto acqui-
ftarc,fono!adi/cipÌinadelPadre,caricodifetceiìgliuo!j mafthi,&unafemì
na,6canco non euergli coUuo poco Tapere d’aiiico più,';hc canto , tutto ibio

fen’andòdi i4 .-annià K.oma,douea principio non cirrodo conofeiutoda

ciuno.c niuoo conofcendo,paiì qualche dilagio . E lè pure alcuno ui cono-

frena ui fu da loro paggio trattaco,che da gl’altri,perche accoftatofi a Francò

fcocognominato il Sant’Agnolo, ilqualc lauorauadigcottcfcheconPerino

de! Vaga a giornate, fé gli raccomandò con ogni humiità; pregandolo, che

no{eire,comepafence,chcgl’era, aiutarlo. Ma non gli uennefatro,pirciochc

Fraocelcojcomcmol te uolre fanno ceni parenti,non pare non I’aiiKÒ,nedi

htti,nedi parole,ma Io nprefe,èributtò agramente. Ma non per tanto non
lì perdendo d'animo, il pouero giouinctcofenza sgomentarli, li andò molti

mcfi trattenendo per Roma,òper meglio dire ftentando, con macinare co-

lori bora in qaefta,& bora in queU’altra bottega,per piccorprezzo,& tal ho
ri.comcpotcua il meglio,alcuna cofadifegnando.Etfc bene in ultimo li ac-

conciò per garzone con un’Giouampiero Caiaurefe, non ui fece .molto brut

to:perciochecolui,infiemccon unafua moglie, fa ftidiofa donna, non pure

lo faceuano macinare colori,giorni,e notte,ma lofaceùano,non ch’altro,pa

tiredel pane.Deltjualeacciò non porcile anco hau'erea baftaza,nea luapo-

ftajo teneuanoin un’panicreappicatoai palcho,con cerei Campanelli, che

ogBÌ poco,che il paniere folle tocco,fonauanojc faceuano la fpia. Ma quello

harebbe dato poca noia a Taddeo/e hauellc ha liuto commodo di potere di-

fegnarc alcune carte.che quel Tuo Maeftraccio haueua di mano di Raffaello

da Vcbino. Per quelle,cmolt’aItre llranezze, partitoli Taddeo da Giouam-
pietOjfiriloJuctteàftared.a pei fe, ócandarfi riparando perlebotteghedi

R.oma,doucgiaeraconorciuto,vnapa,rtedellalettimanarpendendoinlauo

rarcaopcrc per uiuere,& un’altra in dilegnandojeparficularrnentelopere

di .nano di Raffaelo,che erano in cafad’Agollino Chigi,& in altri luoghi di

Roma.E perche molte uoltc,ropragtiignendola lera,non haueua douc in al

tra parte ritirarli , fi nparòmolte notti lòtto le loggie del detto Chigi , & in

tini luoghi limili. Iqualidifagigliguaftorno in parte la corapIeìfione,efc

Doui’hauelle la giouinezza aiutato, l'harebbono uccilodel tutto. Con turco

ciòamalandofi, &:non clTendo da Francefeo Sant’Agnolo fuo parente più

aiutato di queIlo,chcfolIeftatoaIcrauoita,renerornòaSàt’Agnoloacafail

Padre,per non finire la uica in tanta mi/eria,qùanta quella era in che fi troua

na. Ma per nó perdere hoggi mai più tempo in cole, che non importano più
the tanto,& b.allandohauercmo tirato con quanta difficultà, e dilagi acqui-

ftafie,dicocheTaddeofinalmenteguariro,e tornato a Roma, fi rimelTealuoi

loiiti ftudijCmacon hauerfi più cura , che per l’adietro farro non haueua}&
fotto un’Iacopone imparò canto,che uennein qualche crcdito,ondeil detto

francefeo fuo parenie,che coli empiamente fi era portato uerlo lui, ucggeti

dolo latto ualenc’huomo,per feruirfi di lui, fi rapatumò Icco, e cominciaro-

i>oalauorareinfitme,efiendofi Taddeo.cheeradi buona natura, tnttc l’in-

giutie dimenticato. E cofi facendo Taddeo i difegni, Se ambidui lanorandij

moki fregi clicamsrc^eloggicafrefcc,fiandauanogicuando l’uno aU'akro,

Oooo
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In canto Daniello Ha Parma Pittore , iiquale già ftajte molti anni con Anto-

nio HaCoreggio,& hauea iiauuto pratica con Franccfco Mazzuoli Parmigia

no.hauendo prefoafarea Victodi la di Sorenei principio dell’Abruzzo vna

Chiefaa frefeo perla Capelladi Santa Maria,prcfe in Tuo aiuto Taddeo con

ducendolo a Vitto. Nel che farcele bene Daniello non era il migliore Pittore

del mondo,haueua nondimeno per rerà,& per hauere ueduto il mododi &
re del Coreggio,e del rarmigiano,& con che morbidezza códuceuano le lo

ro opere tanta pratica,chemoftrandola a Taddeo, Scinlcgnandoli, glifo di

grandiilìmogiouamento con le parole, non altrimenti, che un’altro hareb-

be fatto con l’operare. Fece Taddeo in queft'opera,che haueua la aolta a Cro

ce,i quattro Euangelifti,due Sibille, duoi Profeti, e quattro ftorienó molto

grandi di lefu Chrifto,c della Verginefua madre.RitornatopoiaRomaira-

gionando M. Iacopo MatteiGentil’huomoRomano con Franccfco Sant’A-

gnolo di uolerefaredipigneredi chiaro feuro la facciata d’unafuacafa gli mi

leinan zi Taddeo , ma perche pareua troppo giouane a quergeniirhuomo,

gli dille Franccfco, che ne facefle proua in due ftorie , & che quelle non riu»

lcendo,’fi farebbono potute gettare per terra,e riufeendo har'ebbéfegaitaro.

Hauendo dunque Taddeo melìo mano all’opera riufeirno lì fatte leduepri

me ftorie,che nereftò M. Iacopo non pure fodisfatto,ma ftupido. OndeKa-

uendo finita quell’opera l’anno 154S. fu fommamenre da tutta Roma loda-

ta, &con moltaragione.percioche dopoPuIidoro Marurino, Vincendo

da San Gimignano,& Baldallarre da Siena,niuno era in limili operearriua-

to a quei fegno,che haueua fatto Taddeo Giouane al bora di tS. anni.Tliifto

riedella quale opera fi polTono comprendere-da quefteinfcrizzionì, chefo-

no lotto ciafcuna,de fatti di Furio Camillo.

Lapn’madunqueèqueRa, T V S C VLAN I, PACE CON-
STANTI, VIM R(DMANAM ARCENT.
Lareconda,M. R C. SIGNIFERVM SECVM IN

HOSTExM RAPIR
Laterza. M. R C. AVCTORE INCENSA VRBS

RESTITVITVR.
Là quarta. M. R C. PACTIONIBVS TVRBATIS

PRAELIVM GALLIS NVNCIAT.
La quinta. M. R C. PRODITOREM VINCTVM

FALERIO REDVCENDVM TRADIR
LafeRa. MATRONALIS AVRI COLLATIONE,

VOTVM APOLLINI SOLVlTVR.
La Settima. M. R C. IVNONI REGINAE TEM-

PLVMINAVENTINO DEDICAT.
Loraua.SIGNViM I VNONIS RE GINAE A VELIS

ROMAM TRANSFERTVR.
La nona. M. R C. . . .ANLIVS DICT DECEM

. . . SOS ClOS CAPIR.
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Dal detto tempo infino all’anno 1550. che fu creato papa Giulio Terzo, fi

lado trattenendo Taddeo in opera di non molta importanza , ma però con
ragiooeuole guadagno , Ilqiiale anno 1550. eflendo il Giubileo, Oirauiano
Paaredi Taddeo, la Madre,& un’altro loro figliuolo andornoaRoma, api»

giiareil Santiflìmo Giubileo, &: in parte uedereil figliolo. La done fiati, che

turno alcune feteimane con Taddeo, nel parriifi gli lafciarono il detto put»

toclichausuano menato con elio loro,chjamato Federigo,acciò Io facelle at

tendercaile lettere,ma giudicandolo Taddeo più atto alla pittura , come fi c

uednto cilercpoi fiato vero,nel eccellen tciiufcita,che ell'o Federigo hà&t-
tOjlocominciò,Imparato che hebbe le prime lettere, a fare attcndcrealdifc

gaOjCon miglior fortuna,& appoggio, che non haueua hauuto egli. Fece in

tanto Taddeonella Chiefa di Santo Ambrogio deMilanefi nella facciata

dell’altare maggiore,quattro ftoriedefatddiqueI’Santo,non molto grandi,

ccolorite a ffefco,con un’fregio di pattini, c fèminea ufo di ter.mini,che fu af

faibcropcra, & queftafinita aliato a Sara Lucia della Tinta ujcirioairOrfo,

fcceanafacciata piena di ftorie, di Alcflandro Magno,cominciandodal fuo

nafeimen to,e feguitando in cinque ftorie i fatti più notabili di quell’huomo
fimofi^chcgli fu molto iodata,ancor che quella hauefie il paragone a canto

dWaltra facciata di mano di Pulidoro.In qucfto tempo,hauédo Guido Bal-

do Duca d’ Serbino udita la fama di queftogiouane fuo uafallojedelìderan-

do dar fine alle facciate della capella del Duomo d’Vrbino, doueBacifia Fra

tojcomcs’èdccro, haueua a frelco dipinta la volta j fece chiamare Taddeo a

Vrbino.Jiquaielafciandoin Roma chi hauefle cura di Federigo, e Io facefle

attenderea imparare, e parimente d'un’altro fuo fratello,ilquaiepofe con al

cuoiamici Tuoi ali’brcficcjfe n’andò ad Vrbino,doueg!i furono da quel’Du-
ca fauemolte care22e,e poidatogli ordine di quanto hauefic a difegnare per

cotuodellacapeiia,vV altre cofe. Ma in quel men tre, hauendo quel Duca,co

meGcneraledefignoriViniziani aire a Verona, & a ucd ere l’al tre fortifica*

tionidiquel Dominio , menò feco Taddeo, ilqualegli ritrafie il quadro di

manodi Raffaello.che è come in altro iuogho s’è detto, in cala de fignori C6
rida Canofiàjdopo cominciò,pur per Tua Eccellenza una telona grande , den

troui la Conuerfionc di San Pauolo, la quale è ancora cofi imperfetta a San»

l’Agnolo apprefio Ottauianofuo padre. Ritornato poi in Vibino andò per
un’pezzo feguitando i dilegui delia detta capella , che furono de’fatti di no-

fira Donna, come fi può uedere in una parte di quelli,che è apprefio Federi-

go fuo fratellojdifegnati di penna , e chiaro feuro . Ma ò uenifle, che’! Duca
non folle refo!uto,egIi parefie Taddeo troppo giouane, ó da altra cagione, fi

fietteTaddeo cócflb lui due anni, Lenza fare aItro,che alcune pittureinvno

ftudioloaPefaro, & un’arme grande a frefeo nella facciata del palazzo, &il
ritratto di quel Duca in un quadro grande quan to il uiuo > che tu ttc furono
bcll’opcre. Finalmente hauendo il Duca a partire per Roma,per andare a ri-

ceaercii baftone,come Generale di Santa Chicla, da Papa Giulio Terzo, la-

fciòaTaddco, che feguitafie la detta Capella, e che folle di tutto quello, che
perciò bilbgnaua proueduro.Ma i mini fin del Duca , facendogli cornei più

«il Umili huominifanno,ciocftentare ogni cofa,furonoc3gione,cheTaddfo

dopohaucreperduto duoianni dx tepo , fé n’andò a Roma, Dotte truouato

Oooo i
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il Ducafifcusò ieftramence/enzadaf'biafiraoanefluno,promettendo, cte
nOQ nwcherebbe di face quando folle tempo. L’anno poi 1551. haucndo Sre«
fano Veitronidal Monte Sanfattioo ordine dal Papa, &dal Vafaridi fate»,

domare digrotcefcbele ftanze della uigna,chefu del CardinalePoggw.fuo

ri della porta delPopolo in fui monte.chiaraò Taddeo, e nel quadro del mez
zogli fece dipignerc una occafione,che hauendo prefa la Fortuna, mottradi

volerle tagliare il crine con le forbice , iraprefa di quel Papa. Ne! cheTaddeo

fj portò molto bene.Dopo hauendo ilVafari fatto fotte il palazzo nuouo.pn

mo di tutti gi‘altri,il difegno de! cortile,c della fonre,che poi fu feguitatadal

Vignola» & daii’Aniannato,e murata da Baronino, nel dipignerui molte co-

fe Profpero Fon tana, come di Torto fi dirà,[fi feruì aliai di Taddeo in molte

cofe.che gli furono occafione di maggiore bene
;
petcioche piacendoa qael

Papa il fuo modo di fare,gli fece dipignere in alcune danze fopra il corrido-

re di Beluedere alcune figurecte colorire , che feruirono per ftegij di quelle

camere.E t in una loggia Icoperca,dietro quelle,che uoltauano uè rfo Roma,

fece nella facciata di chiaro fcuro,egrandi quanto il uiuojruttclefatichedi

Hercole,chc furono al tempo di Papa Pauolo Quarto rouinate, per fatui al-

tre danze,e murarui una capella. Alla uigna di Papa Giulie, nelle prime ca-

mere del palazzo, fece di colori nel mezzo della uo! ta alcune dorie,epar«cu*

iarnicnteil Mòre Parnafo.E nel cortiledel medefimofece due dorie di chia-

ro feuro de fa tti delle Sabine,che mettono in mezzo la porrà di mifchiopriii

cipale,che entra nella loggia,dotte fi feende alla fonte del acqua uerginc,le-

qualitutteoperefuionolodatc,&commendaterao!to. E perche Federigo,

mentre Taddeo era a Roma col Duca,era tornato a Vrbino, & quiui,&aPe

faro, datofi poi femprejlofece Taddeo dopo le dette opere, tornare a Roma,

f

)et fcruirfene in fare un’fregio grande in vna Sala, 6c altri in altre danze del

a cafa di Giabecari lopra la piazza di San t’Apodulo,& in altri fregi, che kce

dalla Guglia di San Mauro nellecafe di M. Antonio Portatore, tutti pieni di

figurc,& altre coIe,che furono tenute bellillìme. Hauédo compro Mattiuo-

Jo raaeftro delle pofie,a! tempo di Papa Giulio unfito in capo Marno,crou-

raio un’cafoito molto commodo, diede a dipignerc aTaddeolaficciataA

chiaro feuro. llqua) Taddeo ui fece tre ftoriedi Mercurio mellaggierodegli

dij chefurono molto belle, & il reftante fece dipignerc ad altri con dilegui

difuamano. In tanto hauendo M. Iacopo Mattei ferra murare nella Chieù

delia Conlolatiune fottoil Campidoglio una Capella, ladicde,fapendogu

quan toualelìe,a dipignere a Taddeo. Ilquaie la prefea fare uo!enneri[,epet

piccol pre2zo,per moftrare ad alcuni, che andauano dicendo, che non fape-

ua fé non fare facciate, e altri lauori di chiaro feuro , chefapeua anco fercà

colori. A quelt’cpera dunque hauendo Taddeo mtllò mano,non uilauora-

uajfe non quando fi fentiua in capriccio,& uena di far benejfpendcndol’al*

tro tempo in opere,che non gli preraeuanó quanto quella, per conto dcllb#

nore>e cofi conruocommodolacOndu(le,inquartroanni. Nellauoltafe-

cca frefeo quattro fiorie[delÌ3palìione di Chr»ilo*di nen molta grandtzu

con beihilìmi capricci,c tanto benecondotte,pcr inuenzionejdilègnojcco-

Jori to,che uinfe le ftelTo; lequaii ftorie fono la cena con gl’Apoftoii ,
lalai»-

aione di piedi* l’orare iidrcrto.cquandocprtfojebaciatodaGiKdam'"’»
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feccbte dalle bande fece in figure grandi quanto il uiuo Chrifto batta

toail3colonna,e neh’a-tra Pi!ato,chc Io inoftrafiagdlato a i Giudei.dicendo

tKeHomOiefopraqueftain un'arco è il medefimoPiIato,chefiIaualema-

*i,eneli’altro arco dirimpetto Chrifto menato dinari ad Anna. Nella faccia

flrt'iltarefcce il medefimo quando è crucifillo, c le Marica piedi con la no-

srj Donna tramoriita.mejla in mezzo dalle bande da due Profeti; e neH’ar-

thofopra l’ornaméto di ftuccho fece due Sibille,lequali quattro figure trac»

ojjodcllapaflìonedi Chrifto. E nella uoltafono quattro mezzefigurcin-

lomoa certi ornamenti di ftuccho,figurate peri quatroEuangelifìi, che fo-

aomolto belle.Queft’opera , la quale fu feoperra l'anno ijjó. non hauendo
Taddeo più cheitì.anni, fu, & è tenuta fingolare , & egli alThora giudicato

(ia 5
raricficiecccl!cnte,Pittore.Qucfta finita gl’allogòM. Mario Frangipane

aeUaChiefa di San Marcello una faa Capella.Ncilaquale fi ferui Taddec,co

me^cancoin molti altrilauori, de giouaniforeftieri, che fono fempiem
Roma,e uano lauorando a giornate per imparare,eguadagnarc, ma nondi-

meno per all’hora non la condufic del tutto. Dipinfeil medefimo al tempo

di Paolo Quarto in palazzo del Papa alcune ftanze afrefco,doue ftaua il Car
dinalc Caraffa nel Torrone fopra laguardia de Lazi. £ c a olio in alcuni qua»

dtocti,laNatiuitàdiChrifto;!a Vergine,cGiufeppo,quadofuggonoin Egic

to,i quali duoi furono nudati in Portogallo dali’Ambafciatoredi quel Re.

Volédo il Cardinal diMantoa faredipignere détto tutto il filo palazzo a ca

TOallarcodi Portogallo,co preftezzagrandiffima, allogò queiroperaàTad

dco per conuencuole prezzo, liquale Taddeo cominciando, conbuon’nu-
Hierodhuominijin brieuelocondullcafinc,moftrando haueregrandifli-

mogiuditioinfapereaccommodarc tanti diuerlìceruelli inoperafigrade,

& conofeere le maniere differéti, per fi fatto modo,che l’opera moftri efTere

untai’una ftefia fnano.In fomma lòdisfece in quefto lauoro Taddeo co fuo

moltoutile al detto Cardinale, & a chiunche , la uide, ingannando l’opi-

nionedicolorojche non poteuano credere, che egli hauefie a riufeire in ui-

]uppodifigrand’opera.Parimentedipinfcdallc botteghe feure per M. Alef-

fjQdro Mattel, in certi sfondati delle ftanze del fuo palazzo, alcune ftonedi

figurcafrcfco,& alcun’alcrenefecc condurre a Federigo filo fratello, acciò

liaccommodailc al iauorare.ilquale Federigo,hauendo predo animo, códuf
fepoidafe unIMonte di Parnaio folto le ficaie d’ Araceli in cafad’un gentil

huomo chiamato Stefiano Margani Romano nello sfiondato d’ima uoìta.dn

deTaddeo ueggendo il detto Federigo afiìcurato, e fare da fie con i fiuoi pro-

pri) difiegni , lenza eflere pitiche tanto da ninno aiutato, gii fece allogare da

glihuomini di Santa Maria deU’Orro a ripa in Romafimofirado quali di vo

leda fare eg!i)vna C3pclb,percioche a Federigo fiolo.cifendo anco giouinet

10,50 farebbe ftara data gi amai. Taddeo duq; perfodisfiare aqaegi’huomini

ai feccia Natiaità di Chrifto,& il refto poi condufle tutto Fcàet‘igo> portati

doli di maniera,che fi uide principio diquella eccellenza , che hoggi è in lai

njanifefta. Ne medefimi tempi, al Duca di Guifia,che era allhoia in Komi^di

fidcrandoeglidi condurre un Pittore pratico, è nalcnt huomoadipignere

an’luo palazzo in Francia, fu meiì'opcr le mani Taddeo. Onae ucduteuciic

cpcrei'ae, epiaciu tagli la maniera, co-cueur.s di dargli l annodi pr
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fei cento fcudlyC che Taddo.finital’opera, che haueua fra mano,doucfle an-
darein Francia a feroirlo . E cefi harebbe fatto Taddeo, eilendo i danari per

tnetterfi a ordine flati lafciatiin un'banco,fe non fodero ailhora fegu*.

tc le guerre, che furono in Francia , e poco appreflo, la mortedi quel Dnca.

Tornato dunque xaddeo a fornire in San Marcello l’opera del Frangipane

non potè lauorare molto a lungo fenza edere impedirò.Perciochc , efleodo

morto Carlo Qtiinto Imperatore, edandofiordinedifargli honoratilliine

efequie in Roma,come a Imperatore de Romani,furono ailogatea raddeOi

cheiltutroconduflein aggiorni molte ftoriedefatùdi detti Imperatore,

e

molti Trofei,& altri ornamenti, che furono da lui fatti di carta pefta molto

magnifici,& honorati.Ondcgli furono pagati per ìefue6tiche,ediFcderi.

go,& altrijchegìi haucuano £Ìutato,fcudi fecento d’oro
.
poco dopodipinle

in Bracciano al fignotPaolo Giordano Orfini,duccameronibcÌlifIiini,&

ornati di fiacchi,& oro riccaméte,cioèin uno le ftorie d’Amore, e di Piichc,

& nell’altro , che prima era flato da altri comminciato, fece alcune ftorie di

AlefTandro Magno; Se altre, che gli rellarono a fere,con tinuando i fatti del

medefiino.fece condurre a Federigo fuo fratcllo,che fi portò benillimo. Di-

pinfc poi a M^Stefano del Bufalo al [uo giardino dalla fontanadixricui, ia

frefeo le Mufe d’inrorno al Fonte Caflaiio,& il Monte di Parnafo, chefu te-

nuta bell'opera.Hauendo gl’òperai-dellaMadonna-d’OruietOjComcs'cdct-

IO nella ulta di Simone Mofea, fatto face nelle Nauaic della Chiefa alcune ca

pelle con ornamenti di marmi ,e fiacchi, e fatto fare alcune tsuoleaGiroU»

nioMorcianodaBrefcÌ3,permezzo-d’AmicÌ;udi'alafama dilui,coadulìcro

TaddeOjche menò (eco Federigo a Oruieto. Doue, mefTomanoalauorarc,

condufle nella fàccia d’una di dette capelle due figurone grandi, una per la

uita attiua,6c l’altra per la contemplatiua,che furono cirateuia con unapta-

tica molto ficura.nella maniera,chc faceua le cofe, che molto non ftiidiaua.

E menire,chc Taddeo lauoraua quelle, dipinfe Federigo nella nicchia della

medefima capcllatrefloriettedi San Paolo. Allafine delie quali eileudo ama

lati amendue,fipartirono, promettendo di tornarea! Settembre, etaddeo

fc ne tornòa Rom3,e Federigo a Sant’Agnolo con un poco di fcbbre,laqua«

le pafTatagiijin capoa duemefi tornò anch’egli a Roma. Doue lafettimana

Santa vegnente,nellacompagnia di Santa Agata de Fiorentinhchc èdictro a

bachi,dipinfero ambiduein quattro giorni p un ricco apparato.chefu fàteo

p|logiouedièucncrdi Sàto,di ftorie di|chiarofcuro, tuttala paflionediChri

fto|nella uoIta,e nicchia di quello Oratono,con alcuni Profeti ,& altre pic-

ture,chefeciono ftupire chiunche le uide . Hauendo poi Alellandro Cardi-

nalcFarnefccondotto a buon termine ilfuo palazzo diCaprarola con Ar-

chitettura del Vignoladicui fi parlerà poco appccfTo, Io diede a dipigneie

luttoaTaddco, con quelle conditioni,chenon uolendofi Taddeo priuarc

degl’alrri Tuoi lauori di Roma fufle obligato a fare tutti i difegni,cartoni/>t

dini,epartimentj dciropere>chein quel’luogo fi haueuano a fere, di pitture,

cdiftucchi,cheglihuominii quali haueuano a mettere in opera fulloooa

uolonta di Taddeo,raa pagati dal Cardinale; che Taddeo folle obligatoala-

uorarut egli fteflo diie,ò tre mefi dell’Anno, & ad andarui quante uoltebi-

fognaua a uederccorac le cofepafIauano,e ritoccare quelle che nonillcflono

• aiuo
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».;o siodo.Perle quali tutte fariche gli ordinò il Cardinale dugcnio feudi

raaodi orouiIione.pcrlocheTadcohauendo coli honorato trattcniméto,

^i{^ggiodi tanroiignore, Crifoluèapofareranimo.&anon uolerepiù

j^wreper Roma, come infino all’faora haueua fatto , ogni baffo lauoro, c

^ìmamenre per fuggire il biafimo, chegli dauano molti deirarte, dicen-

(j)ckccon certaraaauararapacira,pigliauaognilauoro, perguadagnare có

;*?rKCiad altri quelio,ch’a molti farebbe ftato honefto tratteniméto da po-

iótÌladiare,come haueua fatto egli neilalua prima giouanezza. Dalquale

taàmo ù difcndcua Taddeo con dire , che io faceua per rilpetto di Federi-

pj,edi quell’altro fuo fratello, che haueua alle fpaìle,e uoleua, che con l’aia

viso imparaffcno.Rifolutofi dunque a feruire Farnefe;& a finire la capelia

òSiQ Marcello, fece dare da M. Tizio da Spoleti Maeftrodicafa del detto

Ciidinalca dipignere aFederigo lafàcciata a unafua cafa, che haueua in fui

lipiazzadclladoganajUicinaaSancoEuftachio, alquale Federigo fu ciò ca-

rminio,percioche non haueua mai altra cofa tanto defiderato, quanto d’ha-

twealcun’lauoro lopra di le. fece dunque di colori in una faccciata la ftoria

àSantoEuftachio quando fi battezza infiemecon la moglie,& con ifigliuo

b,chela molto buon’opera. £ Nella facciata di mezzo fece il medefimo San-

Kjjche cacciando uede frale Corna d’un Ceruio Icfu Chnfto criicififfo . Ma
perche Federigo,quado fece queft’opera non haueua più che aS.Anniixad-

dcojchepareconfideraua queii’opera effere in luogo pubIico,e che importa

81 mollo airhonorediFederigo,non Colo andana alcuna uolca a uederlola-

corarcjmaancotal’hora uoleuaalcunacofanToccare,e racconciare. Perche

Federigo hauendo un’pezzohauuto pacientia, finalmente trapottatouna

Qolta dalla collera,come quegìijcheharebbe uolutofaredafe,prefelamar-

tellmaj&girtòinterranon Ìoche,chehaueuafattoTaddeo,e per ifdegno

te'ieilcunigiorni,che non tornò a cala, la quarcofa intendendo gl’amici

dell’uno,e deil’altrojfecciono canto, che fi rapattumarono, con quello, che

Taddeo poteflc correggere,emettere mano ne i difegni , e cartoni di Federi

joafao piacimento,ma non mai neU’opere,che facelle, ò a frefco,ò a olio, ò
jualttomodo. Hauendo dunque finita Federigo l’opera di detta cala, ella

gbfu uniuerfalmente ìodata,egracqaiftò nomedi ualente Pittore . Eflendo

poiordinato aTaddeo,chc ritàceffe nella Sala de palafrencri quegl’apoftoli,

àegià ui hauea fatto di terrecca RafFaelló,e da Paolo Quarto erano flati get

ad per terra, Taddeo fattone uno, fece condurre tutti gli altri da Federigo

fiwlratello, che fi portò molto bene, edopo fecìono infieme nel palazzo di

Alaceli un’fregio colorito afrefeo in una di quelle fale.trattandofi poi.qua-

fiaelmcdefimo tempo, cheiauorauano colloro in Araceli,didarealfiguor

Federigo Borromeo,per donna la (ignota donna Verginia figliola del Duca
Guido Baldo d’VrbinOjfu mandato Taddeoaritrarla,iIcheteceottimamen

if.&auanti,chepartilìedaVibinofèce tutti idifegnid’una credenza, che

quel Ducafecepòifare di terra in Callei Durante per m-Uare al Re Filippo

ciSpagna.Tornato Taddeo a Roma,prefentò al Papa il ritratto, che piacque

idàuMaiu cantala cortefia di quel Pontefice,òdel'uoimÌni(lri,chealpoue-

ro Pittore non furono non che altro rifatte le fpefc.L’anno 15Ó0. afpectando

2?apainRoma, il fignor Duca Cofimo , e la fignora Duchella Leonora fua
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Confocte, Se haaendo difegnato d alioggure loro Eccellenze nelle ftacie,
chegiainnocentio Ottano fabricòjlcqualircfpódonoi’ul primccctnlecè
pala7.zo,& in quello di San Piero,e che hanno dalla pane dinanzi Io^ie,ch«

rifpondono {oprala piazzadouc fidalabeneditione.fudatocancoaTad-

dco di face le pi tture,& alcuni fregi,chc u’audauano, edi mettete d'oto i pai

chi nuoui, che {1 erano fatti in luogo de uecchi confumatidal tempo. Nella

qual*opcra,che certo fu grande, cd’importanza, fi portò molto bcncFeden

go,al quale diede quafi cura del tu ttoTàddefuofratello,ma conino gran’pe

ncolo,perciochc diptgnendo grottefehe nelle dette loggie, cafcaudod’ono

pome,che pofaua fui principale fu per capitare male • Nc pafsò molto , ch'il

Cardinale Emuiio, acuì haueua di ciòdato cutail Papa,diedeadipig<ierea

molti giouani ( acciò {ode tìni to toftamcnte)iÌ palazzctto,chc è nel bofeodi

Belucdere, cominciato al tempo di Papa Paolo Quarto con bellillimafonn

na,& ornamenti di molte ftatue antichc,{écondo rarchitctiora, e difcgnodi

Pirro Ligorio . I giouani dunque,che in detto luogo con loro molto honcrc

lauoratono furono Federigo Baflocci da Vrbinogtouanedigrandcafpeiia-

tioncjLionardoCungijj&DuratedclNero arabiducdal Borgo Sàfepolao,

i quali condulTono le danze del primo piano. A fommolalcala,fattaalu-

maeadjpinfc la prima danza San ti Zidi Pittore Fiorentino, che fi portò mol

io benc.E la maggior,ch e a calo a queda dipinte il fopradecto FcdctigoZuc

cherOjfraielio diTaddeCjC di la da queda,conduile un’altra danzaGiouan-

nida!Car{oSchiauone,allai buonmacdrodi grottefehe. Maancorchccu-

feuno de i fopradccri fi portafle benilfimo
, nondimeno tuperò tutiiglj altri

Federigo in alcune doric,che ui fece di Chndo , come la crans.figuratiouf,lc

nozze di C3naGaiilca,& il CentunoneingiriOcchiacp.Edidue, chcjicman

cauano,una ne fece Horatio Sammacchini Pittore Bolognefejel’ahra un'Io

renzo Coda Mantouanojii medefimo Federigo Zucchero dipinte in quello

luogo laloggietta, che guarda fbpraii Viuaio. E dopo fece un degioin Bel

vedere nella Sala principale , acuì fi faglie per la lumaca, con iftoric di Moi-

fe,c Faraonc,beÌle afatto. Della qual’opcra nediede,non ha molto,elio Fede

rigo il dileguo faito,c colorito di Tua roano in una bellitlìma carta al R. Don

Vmeen tio Borghini,che lo tiene cariiìmio, ecome difegno di manod’tccel-

Icte Piirore.E nel medefimo luogo, dipinfe il medelimo l’Angelo, cheamiz

za in Egitto i primigeniti, facendoti, per fare più predo , aiutarea molti faci

giouani. ma nello dimarfi da alcuni ledette opere, non furono le fatiebedi

Federigo, e de gl’alcri riconofciurc,comedoucuano,per cllcrcin alcuni arte

fici nodri, in Roma,aFiorenzaje per tutto,molti maligni, che accecati dalle

padioni, e dairinuidie,non conolcono, ònó uogiiono conotcerel’altmiope

rclodeuoh,&il dictto delle proprie.Equedi cali fono molte uoltecagicnc,

ch’i begringcgnidegiouanijsbigoctiiifirafreddanonegli diulij>cncil’ope-

rarc.NcirofliziodeilaRuotadipinfeFcderigo dopo le dette opere intorno

a un’Arme di Papa Pio Quarto,due figure maggior del uiuo , cioè laGiuBi-

tja,e l’Equità,chc furono molto lodate,dando in quel mentre tempo aXad*

dco di attendere all’opera di Capraroia , & alla Capella di San Marcello. Io

an co Tua Sancirà, udendo finireadegni modo la Sala de Rc.dopo molte tó

t maoni lìateira DanicllO}&: il Saluiaci , come s’è detto ordinò al Yelccuu di

Fai'.ì
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Ferii quinto intorno aciòuolcua,che&cenc.Ondeegfircri/IeaI Vafaria

i ttcdiSetcembrcrannoijtfi, cheuolcndo il papa finirrl’opcra della Sala

it’RCjgl’haucuacommcfTo ,
che fi ttouafiero huornini, iquali necauaficro

rsa uolta le mani. E che perciò , moflb daU’aniica amicitia,e d’altre cagioDi

loptegauaauoler’andarc a Roma per fare quell’opera, con bonagratia,eÌi-

cennadel Duca iuo fignorcj perciochecon Tuo molto honore ,c utile ne fà-

rtbbe piacere a Tua Beatitudine, e cheacciò quanto prima rilpondclTe . Alla

caileletten nrpondendo il Vafari di(Ie,che trouandofi ilare molto bene al

frraitio del Duca,& efiere delle fuc fatiche rimunerato altrimenti , che no»
età flato fatcoa Roma da altri Pontefici, uoleua continuare nellèruigiodi

Tua Eccellenza per cuihaucua da mettere allhora mano a molto maggior Sa

Ì*,chequclladcRenon era, echeaRomanon mancauono huornini di chi

frrmrli in quell’opera. Hauuta il detto Vcfcouodal Valàriqucfta rifpofta,

econfuaSanticà conferito il tutto, dal Cardinale Emulio, che nouamcntc
haucuahauuco cura dal Pontefice di far finire quella Sala, fu compartita l’o-

pera,come s’édettOjfra molti giouanijchc erano parte in Roma,epartchiro

nod’altriluoghi chiamati. A Giufeppe Porta da Cartel nuouo della Carfa-

gnanajCteatodel Saluiati,fuiono date due le maggiori ftoric dellaSalaja Gì
rolamo Siciolàte da Sermoncta un’altra delle raaggion,& un’altra delie mi-

nori.A HorattoSommacchmiBoIognefe,un’altra minore. Età LiuodaFur
li una limile. A Giambatiifta Fiorini Bolognclcrun’altra delie minorila qual

rofa udendo Taddeo,c ueggédofi cfclufo,per eflerc flato detto al detto Car-

dinale Emulio,che egli era perfonajche piu attendciia al guadagno, chealla

gloria,& che al bene opcrare,fece col Cardinale Farnefeogni opera per clTe-

redQch;egjià parte di quellauoro. Mail Cardinale non lì uolédo in ciò ado

petarc,gli rifpofe,chcgli doucuano ballare Topcrc di Capra rola,e che nó gli

patenadoucre,ch e i fuoilauori doucllcro cflerc lafciati in dictro,per l’emu-

lation/,egarcdc gli Artefici . Aggiugnendo ancora, che quando fi fa bene,

fono J'opcre,che danno nomea i luoghi>& nó i luoghi aH’opere. Ma ciò non
o(lante,fccc tanto Taddeo con altri mezzi apprertbl’Emulio, chefinalmen-

tegli fu dato à Ere una delle ftorie minori lopra una porta, non potendo,ne

per ptcghijò altri mezzi ótcenere,chegli falle conceduto una delle maggio-
ri E nciuerodicono,cherEmu!ioandauain ciòrattenutojperciochcfperaa

do, che GiufeppoSaluiati hauefle à palpare tutti era d’animo di dargli i! refta

tc,e forfcgittarcin terra quellc,chc fallerò Hate fatted’altci.poi dunque,che
tuitiifopradctti hebbono condotte le lor’opcreàbuon’termine, le uollc cut

tei! Papa uedctc.Etcofi fatto feoprire ogni cofajConobbe ('ediqueftopare-

reforono tutti i Cardinali*, éct migliori artefici) cheTaddeo s’era portato

megìiodegl’altri, come che tutti fi tolPero portati ragioneuolmente. per iU

cfacordinò Tua Santità al fignor Agabrio, che gli facefle dare dal Cardinal

Emulio à fat’un’altra ftoria delle maggiori. Ondcgli fu allogata la tcfta,do-

ucèla porta della Capclla Paulina.Nclla qualcdiedepdncipio ali’opera,ma

non feguitòpiù oltie, foprauenendo lamorte del Papa , e feoprendofi ogai

cofa per fare il conclauc, ancorché roche di quelle ftorie non hauclPero ha •

uutoilfuofiQcjdella quale floria, che in detto luogocominciòTaddco, ne

Gabbiamo il difegno di fua manose da lui rtatoci mandato, nel detto nortro
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libro de’difcgai.Fccencl medcfimo tempo Taddcojohrc ad alcune altre c®-

fette, un bellillìmo Chriftoin un’quadro,chedoueaa edere tr.adato a Capta

roia al Cardinal Farnefe, ilquale è hoggi appreso Federigo iao r'taceik), che

diceuolexlo per fe,men tre che uiue. La cjual pittura ha iì lume d’aìcuni An-

geli,che piangendo tengono alcunetorce.Ma perche cl£iropcre,cheTad.

deofeceaCaptaroia, fi parlcrààlungo pocoappreflo, ncldifcorib dclYw

gnuola.che fece quella labrica,per bora non neditò altro. Federigo intanto

edendo chiamato a Vinezia,conuenne col Patriarca Grimani di finirgli U
Capella di San Francefeo deila Vignarimafa imperfetta , come s’e (!crto,pa

JamortediBattiftaFranco Vinitiano.Mainanzi checominciadedcttaCa.

pella adcrnò ai detto Patriarchale Scale del fuo palazzo di Venetia di fignrtt

tc polle con molta grana den tro a certi ornamen ti di ftuccho,e dopo condef

fc à frelco nella detta Capella le due llorie di.Lazero,ela conuerlionediMa-

dalena. Diche n’èil difegno di manodi Federigo nel detto noftro libro. Ap

predo nella tauola della medelìma Capella fece Federigo la ftoria de Magia

olio. Dopo fece fra Ghioggia,e MonfeI'ce,alIa uiliadi M. Gioambatifta Pelle

grini,doi>c hano lauorato molte cole Andrea Schiauone,e Lamberto,c Guai

.neri Fiaminghi, alcune pitture inunaloggia,chefono moltoiodate. Perla

partita dunque di Federigo, feguitò Taddeo di lauorare a frefeo tutta quella

dace nella Capella di San Marcello.Pcr la quale fece finalmente nella tauob

àolio la conuerfione diSan Paolo.Nclla quale fi uede fatto con bella mantt»

ta quel Santo calcato da cauallo,c tutto sbalordito dallo fplendore,cdalIajTO

ce di GiefuChtiftojilqualc figurò in unagloria d'Angelijin atto apuDto,che

parechedica,Saulo,Saulo}perchemiperlèguiufSonofimilmentefpaaeDta*

ii,c danno comeinfenfati,efiupidi tutti ifuojjchegh dannod’intorno.Nd-

la uolca dipinfe àfrefeo dentro à certi ornamenti di duccho trcdoriedelme

defimo fan to.In una,quando eflendo menato prigionea Roma, sbarca neh

l’Ifola di Malta, doue fi uede , chenei farfuoco,fc gPauen ta una ViperaalU

mano per morderlojmétreindiuccfemanieredanno alcuni marinari,quafi

nudi d’intorno alla barca. In un’altra èquandocafeando dallafinellraUDO

giouanCjèprefentatoàSan Paolo, che in uirtùdi Dio lo rifufdiajC nella

terza è la dccollationee morte di elio Santo.Ncllc faccieda bailo fono, fimil

mente àfrefeo due doriegrandi.ln una San Paolo,cheguanfceunollropia-

to delle gambe,e nell’altra una difputa,douefa rimanere cieco un’Mago,che

Luna, e l’altra fono veramente belliffime . ma qued’opera ellendo pcclafua

morte rimafaimpctfctta,l’hafinitaFedcngoqueftoanno,& fièfojpertacó

molta fila lode. Fecendmedefirao tempo Taddeo alcuni quadri àolio, che

dairAmbafciatore di quel Re furono mandati in Francia. Ellendo tinaio

imperfetto per lamoriedel Saluiati il falotio del palazzo deFarriefi,ciocnù

cando due dorie nell’entrata,dirimpctto al finedrone, le diede àfarcil Car-

dinaleSanfAgnolo Farnefe à Taddec»,che le condufic molto beneàfine.roi

non peròparsòFanccfco,neancol’arnuò,nell’operefettedaiuinellamfdf-

fima danza,come alcuni maligni,& inuidiofi erano andati diwndc per Ro-

ma,per diminuire con falle calumoie lagloriadei Saluiau.&cie bene Taddeo

fi difendeua; con dire,chéhaueuafatiofareil tuttoàfuoigarzonijcchcnea

craiiiq«cl!'9pera,diiua mano/cnonildifegDO,epochcaÌtrcccfè,nc«fi«o
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focouli fcufe accettate,petcioche non fi dcue nelle concorretie, da chi vuo

Icikono fupecarc,mettere in mano il uaioce della Tua uirtù, e bdarloà perfo

Bedcbolnperochefiuààperditamanifefia. Conobbe adunque il Cardinale

Saat’Agnolojhuomo neramente di fommo giudi rio in tutte le cofc,e di fona

ojjboQtà,quanto haucua perduto nellamortedcl Salutari. Imperoche fe be
tiecraruperbo»alticro,edimalanatura,era nelle cofe della pittura ueramcn
KercelIenriisimo.Matuctauiaefiendo mancaci in Roma

i
più eccellenti fi

rifcluequclfignore, non ci ell'endo altri , di dareà dipignere la Sala maggio
rcdique! palazzo a Taddeo,ilqualc la prclè uo!enticri,confpcran7adinaue

Kimoftrarcconognislorzo,quantafùfielauirtù,crapcr Tuo . Haucua gii

Loieozo Pucci Fiorentino Cardinal Sàtiquattro latta nre nella Triniti una
Capclla^edipigncreda Ferino del Vaga tu tta la uol ta , e fuori certi. Profeti

,

coDduepuittjChetencuano l’arme di quel Cardinaie.Maefiendo rimala ics

perfctta,cmancando àdipignerfi tre facciate, morto il Cardinale » que padri

fóihauer’tifpetto algiu{io,er3gÌoneuoIc,uederonoairArciucfcouodiCoc

Élla (letta Capclla, che fu poi data dal detto ArciuefcouoàdipJgncreàTad-

dco.Ma quando pure per qualche cagione c rilpctto dèlia Chiefa, filile fiato

ben fitto trouar modi di lìnicelaCape]la,doueuano almeno in quella parte

checra fatta, non confentire, chefrleiiafTcràrmcdel Cardinale, per fatui

quella del detto Arciuefeouo,la quale poteuano mettere in altro luogo,cn5

Ut ingiuria cofi manifefta alla buona mente di quel Cardinale . Per hauerfi

duaqucTaddeo cant’operealle mani,ognidi iollecirau.iFcderigo à tornarfe

aedaVenetia. llquale Federigo dopo hauer finita la Capelladel Patriatcha,

era in praticadi terrei dipigueccla facciata principale della Sala grande del

ConlÌglio>douegià dipinfc Antonio Vinitiano.Male gare, e le contrarietà,

chclicbbeda i pittori Venidani>forno cagione , che non Ihebbero ne elfi c6

tannlot’fauori.neegU parimente. In quel mentre Taddeo , hauendo difidc»

nodi oedcreFiorenzaielcmolccopcre,cheinrendeuahauere fatto, e fare

iurta ufi il Duca Cofimo, Sci! principio della Sala grande, che faceua Gior-

gio Vafari amico foo,moftrando una uolta d’andare a Capraiola in feruitio

dcll’opcra,chc ui faceuajfe ne ueiine,pcr un’San Giouanni,à Fioréza, in com
pagniadi Tiberio Caicagni,giouanefcu!torc,& Architetto Fiorentino,do-

acoitccIaCittà,gli piacquero infinicamenteropcredi tanti fcultorl.e pitto*

ricccellenti cofi antichi,come moderni.Et fc non haucflehauuto tanti cari-

chi,e tanteoperealleimanijUi li farebbe uolentieri trattenuto qualche mefè.

Hauendo dunque uedu to l’apparecchio del V afari per la detta Sala, cioè qua

ranca quattro quadri grandi, di braccia quattro , fei, fette, c dieci I’uno,ne i

quali lauoraua figure,per la maggior parte di fci,& otto braccia,& c6 l’aiu t»

filo di GiouamScradafianungo,& Iacopo Zucchijfuoi creati,e BattifiaNal

dilli,& tutto cflerc fiato cóiotto in meno d’un’anno , n’hebbegrandifsimo

fiaccrec prefe grand'animo.Onde ritornato à Roma melfe mano alla detta

CapelladcllaTrinitàjCon animodhauereàuinccrcfefie{Io,nellefiorie,che

liiandauano di noftraDoL;na,come udirà poco appreflo. HoraFcdciigOjfc

bencccafoliecitato à tornarfene da Vinetic,non potè non coinpÌa:iTc,c nca
fiaffi, quel carnoualein quella Città in compagnia d’Andrca PalLdio Ar-

chitetto . liqualc hauendo tacco alli fignori dcIU Compagnia della calza un

Pppp X
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mezzo teatro di legname, àufodiColofleo, nclquaiefihaueua da recitate

nnaTTagedia,fccefarc nell’apparato a Federigo dodici ftoricgrandi.djfct-

tepiedi,einezorunaper ogni uer(o,con altre infinite cole de tatti d’Ircar.o,

Re di Ierufa!em,fccondo il foggetto della Tragedia. Nella quale opera acqui

flò Federigo honorc afiaijper la bontà di quella , epreftezza, con la qualck

eondu/Te. Dopo andando il Palladio a fondare nel Fnuli il palazzo di Guita

le,dj CUI haueua già fatto il Modello, Federigo andò con elio lui, per uedere

quel paefe , nel quale difegnò molte cofe, chegìi piacquero.poi hauendo uc

du to molte cofe in Verona, & in molte altre Città di Lombardia fc ne uen-

nefinalmenteaFiren2e,quando a punto fi fàceuanoricchitlÌmiapparati,&

marauÌgliofi,perIauenura della R€ÌnaGiouànad’Auftna,Dcueaitiuato,lc

ce,come uolle il fignore Duca in una grandilììma tela, checopriua la Scena

in tefta della Sala, una bcliiTìraa, e capricciola Caccia di colori, & alcune

ftorie di chiaro kuro perun’arco , che piacquero infinitamente. DaFi-

renze andato a Sant’Agnolo ariuederegli amici, e parenti, arriuò final-

mente in Romaallixvj.del uegncnteGcnaio,ma fu di poco foccorloin quei

tépo aTaddco.'percioche la mortedi Papa pio Qiiarto , & poi queliadel Cat

dinal Sant’Agnolo in tcrroppcrol’operadellaSaladc Re,&qitadel palaua

deFarnefi.OndeTaddcochc haueua finito un’ahroappartamcntodiftao*.

zc a CaprarokjC quafi condoctoa finela Capclla di San Marcello attcndeua

all’opera della Trinità conmoltafaaquiete,econduceiiaiUranCto dinoltra

donna, & gli ApoftoU, che fono intorno al Cataletto . E hauendo,ancom

quel mentre, prefo per Federigo, una Capella da farfi in fi tfeo nella Chiria

de preti riformaci dei Gicfu alla Guglia di fan Mauro j efìo Federigo uimile

fubitamente mano.MoftrauaTaddeo(fingendofi sdegnato, perhaucicFe-

dcrigo troppo penato a tornare) non curarfi moire delia tornacadi lui

.

nel ueròThaueiiacarilIima, come fluide poi petgrcftetti , conciofulle,».he

gl’cra di molta moleftia l’hauere a prouedere la cafa, (ilquaìc faftidioglilo-

Jeiialeuare Federigo),&il difturbodiquellorofratelio.cheJbua all’orcà

ce, pure giuro Federigo ripararono a molti incóuenienti, p potere tó animo

ripofato attendere a lauorate. Ccrcauano in quel mentre gl’amiadiTad-

dco dargli donaa,ma egli come colui , che era auezzo a uiuerelibero.& du-

bitaua di quello, che le più uoltefuole auenirc, ciocdi non tirarli lu ca-

fa , inficine con la moglie mille noiofe cute , c faftidij , non fi volle mai ri»

folaere. Anzi attendendo alla fuaopera della Trinità, andana facendoli

carconedella facciata maggiore,n€lla quale andaua ilfahre dinoftea Don-

na incelo; mentre Federigo fecein un’quadro fan Pieroin prigione, per

lo fignor Duca d’Vibino ; Se un’altro , douc è una noftra Donna in cirio,

con alcuni Angeli intorno: chedoueuacH'ere mandato a Milano, vn’altto,

che fu mandato aPerugia , Hn’occafionc. Hauendo il Cardinale di Fer-

rara tenuto molti pittori, &Maeftri di ftuccoa lauoratcaunaluabcllifii-

mavilla,che hàaTigoli, uimandò ultimataraenre Federigo a dipigncr*

dueilanze, una delle quali è dedicaraalla nobiltà,& l’altra alia gloria . Nel-

le quali fi portò Federigo molto bene , & ui fece di beile ecapncciokinucn-

£iuni,& ciòfiniiOjic ne cornò a Roma aUafua opera delia detu Capclla*

cen*



TADDEO ZVCCHERO ^$9

ffindflcendola,'comeha fatto, a fine * Nelkquale ha&rtoun choro di

molo Angeli, 'Sctiatiaci fplcndori, eoa Dio padre, che manda lo Spinto

Santo fopra la madonna, mentre è daH’Angclo Gabriello annuntiataj e

ceflainmezTodafci Profeti maggiori del uiuo, e mollo belli. Taddeofe*’

gnitandoin tanto di fare nella Trinità in ftcfcoì’Affunta della Madonnc,ra
mn che folle Ipinto dalla natura a far’in queiropera,come ultima, l’eftre-

Ko di Tua polla . Et di uero fu Tuluma ^ pcrcioche infermato d’on’male,

thes principio parue affai leggieri, ccagionato dai gran caldi, che quel*-

fantro furono, & poi riulcigrauiffimo,(Ì moti dei mefe di Settembre l’an-»

foit^-hauendo prima, come buon Chriftianoriceuutoilactamcntidcl-

liChief3,& ueciuto la più parte de i fuoi amici, lafciando in fuo luogo Fede

rigo Ino fratello, ch’anchègli allboracra amalato. E coli in poco tempo,,

cficndoftati kuaiidel mondo ilBuonatroto, ilSaluiati, Danie]lo,eTad--

dx>, hanno fatto grandilEma perdita le noftreairi , & particolarmente la'

pittura. FuTaddeo molto fiero nelleluecofc, et hebbe una maniera affai

flolccjepaftofaje tutto lontana da certe crudezze; fu abondanie ne Tuoi com
poniraenti,c fece molto belle le tefte,le mani,& gl’ignudi,allontanandoli in

riS da molte crudezze,nelle quali fuor- di modo fi afeticano alcuni, per pare

fcd’intcnderei’arte,elanoiomia,ai quali auicncmolteuolte,comcaucnnc

acolui.che per nolereeflere nel faueliare troppo A theniefc, fu da vna don-
niciolaper non A thcnicfeconofciuto.Colori'parimenteTaddeoconmoIta

naghezza, & hebbe maniera facile, perche fu molto aiutato dalla natura,

ma alcuna u.ilta fé ne uolle troppo feruire.fii tanto uoleniorofo d hauere da

le,che durò un pezzo a pigliare ogni lauoro per guadagnare
,
& in Toma fece

niolte,anziirifinitecofe degne di molta lodc.Tenne la uorantiaflai,per con-

durre ropere,peiciocbcnon fi puòfare altrimenti. fu fanguigno, lubito, &
molioldcgnorojc oltre ciò dato alle cofe Veneree. Ma nondimeno,ancor*
chcaoòtulleinclinatjfiìraodi-narura,fu temperato, e Téppe fatele luecolif

con vna cena honeffauergogna, e'moTtofegrefamente.fu amoreuoledcgli

ttn!ci,edoue potette giouare loro. Te n’ingegno ftmpre. Reftò coperta alla

tnortefua l’opera della Trinira,& imperfetta la fala giade del palazzo di Far-

nefe,#; coli i’opere di Captatola. Ma tutte nondimeno rimalcro in mano di

Federigo luo fratello. IlquaieficontentanotPadronidcll'opere,chediaa'

flueliefineccmefara, & nei nero non farà Fedcrigomenoheredeiiellauir-

lù di Taddeo,chedelicfacultà. fu da Federigo da talepchuraaTaddeOjncIla

Ricóda di Roma uicinoaiTabernacoladoueèfepoiro Raffaello daVrbino
deltnedefimo fiato. E certo ftà bene l’uno acanto ail’aitrojpcrciochefi tome
Raffaello d’anni 37. & nel tnedefimo dì , che era nato moti cioè, il V'cncrdj

Santo, cofi Taddeo nacque a di primo di fcitembreTjij.&morìallidui del

lo fteffo mefe fino i$66. E d’animo FcderigOjfe gkfia conceduto,vtffaurare

faltroTabernacolo pure nella ri tóda,c fare qualche memoria in qlfuogo ai

fiioamorcuoleFratellojalquaiefi conofceobligatiIsimo.Hotapchedilopca

Éefattométionedi Iacopo Barozzi da Vigniiola,edctto,chcrecódo l’ordine

& Architettura di lui hafaito l’iUuff. Cardinal FarncTetl Tuo ricchifilrao, c

reale Villaggio dt CapraroIa,dicOy<iie Jacopo Barozzi da V ignuola,Piitore,

tArchitetto Bologncle,chehoggifaa58.anniiDeUafuapucnua,&giouen-
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tùifumei!» all’arte «della pittura in Bologna. Ma non fece molto frutto, per-

chenon hebbebuonoindicizzo da principio. Ecauco per diteli ucto, egli

baucuadanaturamoitopià mclmanoneailecofed'Arcbitettura, ebeaila

pÌtcura,come in bne allora lì ucdeoaapertamente neiaoidiregni,&inqucl

Ìcpoclieopcre,chefece di pittura, imperochcrempreUucdcuamq’acIlaco-

l€d’architcttura,& profpettiua,e tu in lui cofi forte,e potente quefta inclina

tione di natuca,chetì può dire, ch’egUimparaflc quafi da fe ftelToi primi pri

cipij , e Iccolc piu difficili ottimamcncc in breuc tempo , c onde fi uidccoà

ffiamano quait prima,die foife conofeiuto, belie,e capricciofetan calìe di ua

rij difegnijtàtti perla piu parte , a requifitione di M. Fraru-efeo Giucciardini

alUiora gouernacore di Boiogna,ed'alcuni altri amici Iuoi,i quali difegni Tur

no poi meli in opera diiegni Commeffi , e tiati a ufo di tarlie,da fta Damia*

noda Bergamo delt’urdinediSan Domenico in Bologna. Andato poi elio

V ignola a Roma per attendere aUapiccura,6c cauare di quella, onde potelìc

aiutatela fua pouera famiglia, C\ traueneda principio in beluedcre eoo laco

po MclighiniFcrrareie Archicetcorcdi Papa Paolo Terzo, difegnaado per

lui alcune cofe di archjtetcuraJvIadopOjclIcndoallhorain Roma un’Acca-

demia di nobiiillimi gentii’huomini,ef!gnori,chcattcndeuanoalialciio-

nc di Vicruuio: fra quali era M.Marccllo Ceriiini, che fu poi Papa, Moniìg,

MafreijM, AlclTandro Manzucli,& altri, fi diede il Vignuola per fcruitio lo-

co a mifurareintcramcntc mrceranticaglicdi Roma, de a farealcunc cofe,fc

condo ilorocapricci,la qual cofagli fadigraiidifliuiogiouamencontii’i'n-

pararcjéc nelfutilc parimente. In tanto cllendouenutoa Roma Francefeo

PricnaticciOjPitroreBoioguele.delqualefiparleràialcEoluogOjfifecuìinol

todel Vignuolain formare una- grà parte deli’ aocichita di R'Mn2,pccpotu

re le torme in Francia,e gettarne pei Itatue di bronzo fimili airancichc .Del

la qual cofa fpcriicofi il Primaticcio , nellandare in Francia , condullcfecoil

Vignuola,per/cruirfenencllecofc di architettura, e perche gi’aiutallcagct-

latc di bronzo le dette ftatue,che haueuanoformace,fi comencli’uua,e nel-

Taltra cofa fece con molta diIigéza,dcgiudizio.E pallati duoi anni.ftnc tor-

nò a Bologna, fecondo chebaucua prcmelTo al Conte Filippo Pcpo!i,pcr ai

tendere alla tabrica di fan Petronio. NelquaUuogoconfumò parccbianni

in ragionamenti,cdifputc con alcuni,cbe fecoin quei maneggi corapcicua-

no,fenza baucrc fatto altro,che condurre, e fattofarecon ifuoidilegni il Na
uilio,chc condulcelc barche dccnto a Bologna, la doue prima non ficccolla

uano a tre miglia, della quaPopcia non fu mai fatta ne la più utile ne la mi*

giiore: ancor che male ne fòlle rimunerato II Vignuola, inucntorcdicoù

utile, c lodcuole iraprefa. Ellendo poi l’anno i550.creato Papa Giulio terzo,

per mezzo del Vaiaci fu accommodato il Vignuola, per architetto di fua San

nc3,& datogli p.atticoiar cura, di condurre l’acqua vergine, ed’cifcre fopra le

cole della V igna di elio Papa Giulio, che prefe uolcnticri alno feruigioil Vi

gnuoIa,per haue^e hauuto cognitione di lai > quando fu legato di Bobgaa.

Nella qualcfàb:ica,5c altre cole,chefece per quel Pontefice, durò molta fati

ca , ma ne fu male remunerato .finalmente hauendo Aleilandro Cardnale

Fatncfeconofciutol’ingegnodel VigQUola,&fempremo;tofauoritoJo,ncl

fàrcia fuaiàbiica,dC Paia220 di Capcarola, uoUe che tutto iiafcciledaJ capnc
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^3 £{i/egno, &inuérfone del Vigli ucla.e nel aero'i>ófo punto manco il giu

iiao<li quel Ugnoreinfareeietioned’un’ecccf.Architeccofe^chciagiandcz

^(ifìraDimo in mctcece mano a coti grande, e nobile cdlfiuo, iiquaic,ancor

thrlUm luogo, che fi polla poco goccrcdali’uniuerfaic eficncio bior di r-a-

flO, è nondimeno coìaro rrauigliola per fito ,& molto d piopofiiopercoi

aaoli ntirarfi alcuna uoha da i iaftidi} e mmulci della Città.Ha dunque qae
focditìcio forma d; pentagono,ed è Tpartito in quattro appartamenti/en-a

Uparte dinanzi, doue è ia pot ta principale . Dentro alla quale parte dinanzi

èaaalogt^ia di palmi quaranta in larghezza,& ottanta in lunghezza. In fu

roodeiatiègirata,! torma tonda unafcalaachiocciola di palmi dieci nelua

aode gli Scaglioni,& uenti è il uanodel mez^, che da lume a detta u;ala.La

qualcgiradalfbndojper iniìno all’altezza del terzo appartamento piu alto,

e

la detta ficaia fi regge tutta fopra colonne doppie, con cornici, chegiranoin

lòdofecondo la icala, che è ricca, e uaria,comintiando dall'ordine Dorico.e

léguicando il Ionico,Corinto, eCópofto,con nehezzadi Balauftri Nicchie,

& altre fantafic.che la fenno etfiere cofa rara,e belhffima.dirimpeto a quefta

leale,cioèin fiuli’alcro de canta , che mettono in mezzo la detta loggia dell’en

trata,èun’app2Ctamen rodi ftanze,che cominci a <ia.ua ricetto tondo ^ fimtle

alla larghezza deila ficala,ecamina in una gran Salaterrena, lunga palmi oc*

tanta,e larga quaranta-Laquale Sala èlauorata di ftucchi, e dipinta difterie

diGioue,cioè la Naficiia.quando è murato dalla capra Alfca, c che ella èinco

roQata,con due altre ftorie,che la mettono in mezzo;nelle quali èquando cl

lecollocata in cielo fra le qvuraniaorto imagini,et con un'altra fimilc ftoria

dellamedefima capra,che aliude,come fanne anco l’altre,al noraedi Capra-
rola,Nellefàcciace di quefta Sala fono profpeitiue di cafamenii tiratidaìVi-

gnuola,e coloritedaan fuogenerojche fono moltobelle,efano parere la fti

jamaggtore.A canto a queita Sala,c un falocto di palmi 40.che apunto uic-

neaellere in fui’Angolo,chelègue,neiquale,oltre a iiauori di ftuccho, Ibno

dipinte colè,che tutte dimofttano la pnmauera. Daquefto (àloito feguitan

do ucrio l’altro Angolo,cioè uecfo la punta del pentagono, doue è comincia

t2 unatocre,fi uain aecamere,largheciarcuna quaranta palmi, e crcntalun

ghe.Nella prima delle qual: è di fiucchi, e pitture con uarie inuenzioni di-

pintala ftare,aila quale ftagioue è quefta prima camera dedicata. Nell’altra,

chcfcgucjè dipinta, 6claucrata nelmedefimo modolaftagioncdeli’Autun

no.tnell’u!tima,fattain fimil roodo,la quale fi difende dalla Tramontana è

fatto di limile lauoro l’inucrnata.E cofi infìn qui hauetno ragionaco(quanto

il piano, che èfopra le prime ftanze fotterraneejintagiiate nel tufo, doue fio

noTinclìi, cucine,difpcnfe, cantine) delia meta di quello edrfizio pcntago-

aojcioc della parte delira. Dirimpetto alla quale nella lìniftra fono altre can-

» danze apunto, e della medefima grandezza. Dentro a icinque A pgoli del

pctagono ha girato il Vigauola un cortile tondo, nd quale riipondono con
le loro porte tutti gl’Appartamcn ti deU’edifizio^lequali porte dico riefcouo

tutte in folla loggia tDda,checÌTCÓda ilcortile3iorDo;elaqualeè larga diciai

lofalmi.fit il diametro del cortile refta palmi nQuantacinque,ecij}queoB-

aelpilaftridellaqualeioggia,ttamezzatada Nicchie, chclòftcngono gl’ar

.^i,filcuol!e,cfiendoaccoppiaibcon la nicchia inmezzo^fanaucnii, dilae-
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ghcTza palmi quindici ogni due , che altre tanto fono i uani degrarcfet

. Et
intornoallaloggia né gl’ angoli, che éanno-ilfefto del tondo, fono quattro

<calc a chiocciola,che uanno dal fondo del palazzo, per hnoin cima per eoa
modo del palazzo,e delle flanzc,con pozzi, che fmaltifcono l’acque piouane,

c fon rio nel mezzo unaciternagrandillima, ebeliiffima, pcrnondirenulla

de’ lumi, cd'altre infinite corr!modita,che fanno quefta parere, cornee urti

mente, una rata,c bcIliirimafabrica.Laqu3le,oltrea!l’haucrcforma,eruo(Ji

fortezza, è accompagnata di fuori da una fcalaouata,da fotfi intorno,c dapó

ti leuatoi farti con beirinuenzione,enuoua maniera, che uanno ne’giardjni

pieni di ricche,e ùarie fon tane, di gratiofi fpariimen ti di uer2ure,& in lotn.

ma di tuttoquellojchc aun Villaggio ueramentc reale, è richiedo .Hora la*

gliendo per la chioccia grandedalpianode! cortilcin full’altro appartamen

to di fopra fi irouauano finite fopra ladetta patte di cui fi è raggionato, altre

tate ft5ze,& di piu la Capella, laquale è dirimpetto alla detta fcala tèda pria

ci pale in fu qfto piano,nella Sa!a,cheèapunto fopra qlla di Gioue ,
edi pan

gràdezza,fonodipintediiTianodiTaddeo,edifuoigiouani.c6ornamétiric

chinimi ,cbelifiimidi ftuccho, i fatti de gl’huomini iliufiridicafaFarnefe.

Nella uoltaèunofpanimento di feiftorie,cioèdi quattro quadri,e due ton-

dijche girano intorno alla cornice di detta Sala,e nel mezzo tre ouati,accora

pagnati per lunghezza da due quadri minori, in uno de quaiicdipinralafà

ma,c neiraltro Bellona. Nel primo de’tre ouati èia Pace,in quel del mezzo

l’atme uecchia di cafa farnefe colcimiero,fopra cui c un’Liocorno, enciraU

troia Religione. Nella prima delle fei dette ftorie,chcèun tódoèGuido Far

liete con molti perfonaggi ben fatti intorno,econ quefta infcrizzionc lotto.

Guido Farriefius urbis ucteris pri ticipatum,ciuibus ipfis deferentibus ade-

ptus,laboranti in teftinis difcórdijs ciuitati , fcdiciofa fa6tione ciefta,pac<m,

& tranquilli rate reftituit>anno i3i5.Invn quadro lungoè Pietro Nicolo Fir

nefe,che libera Boiognojconqueftaifcrizzionc lotto Petrus Nicolaus,fzdi$

Romana: pocenciffimishoftibus memorabili prelio lupcraiis, imminéciobft

dionispericuIoBononiam liberat.annofalutis 15^1. Nel quadro, chccacin

to a quello è Pietro Farnelc , fatto Capitano dc’Fiorentini con queftaiferiz-

•zione. Petrus Farnefius Reip.Florencm* Impcratcr, magnis Pilanorucn

copijs. .....
Vrbcm Florcntiam triumphansingreditut,anno i;^2.

Nell’altro tondo,che c dirirapcto al fopradetto è un’altro Pietro Farnefe,

che rompei nemici delia Chiefa Romana à Orbatcllo, con la Tua infcrizzio-

DC.ln uno deducaltrì quadri,chefono eguali è il lignor Ranieri Farnefe, fit

to Gcncralcde’Fiorentini in luogo del fopradetto fignor Pietro fuo fratello,

con quefta ilcrizzionc Raincrius Farnef!usàFlorentinÌs,dificiliRcip,tem

pore,in Petti fracris raonui locu,copiarum omniu dux dcligitur anno ijCj.

Nell’altro quadro, cRanuccio Farnefe fatto da EugenioTerzo Generale

<!ellaChicfa,con quefta ifenzzione. Ranutius farnefius , Paoli tertij Pap»

Auds,

E

ugenio tertio P. M- rote Aure* munere inligoitus,Tontificij exerd

tuslmperator conftituitur. AnnoChriftii455.infommafonoinqaeftauol

ta un numero infinito di bellillime figurc,di ftucchi,& altri ornarned ti rnef-

Id’oro, Ncllcfàcciacc ionooito ftoric»cioè due pcrfacciata cella primi

cattati»
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otrauf^oaman ritta, c in vna Papa Giulio terzo,che conférma Parro3,e Pia

tenzaai Daca Oitauio,& al Principe fuo figUuolOjprefenti il Cardinale Far

fdc, Sant’Agnolo Tuo fracclloiSanta Fiore CamarlingojSahriaci il vccchioi

Chicti,Carpii Polo;cMorone, tutti ritratti di naturalcicó qfta infcrizionc

.

ìfimià.P.hl. AlexiJidro^itrncfto aurore, OctM4Ù>Farmfio eàis frutri 7.srn<tmmo
gujairclìituit. Annofilutisi^^o. Nellafecondaè il Cardinale Fai nefe>chc

TaioVrmantia legato all’Imperatore Carlo quinto; egrefeono incontra S.

Mielià,eil Principe filo figliuolo,con infinita moltitudine di Baroni. Ecco

efllilR.e dc’RomanijCon la Tua infctizione . Nella facciata a man manca cn
triniio.cnclla prima ftotia la guerra d’Alcmagna,(.5crai Luterani, douefa

legatoli DucaÒ ttauio Farncfe l’anno 1 54Ó.con la fua infcrizione. Ncllafc-

ccndaèildctto Cardinale Farnefe, e l’Impacore coi figliuoli, l quali tutti e

quictrofono (otto il Baldacchino portato da diucrfi , che vi fono ritraiti ci

naturale , infra i quali è Taddeo maefteo dell’ opera, con vna comitiuadi

molti S. intorno.In vna delie faccie,o vero tertatc (ono due ftorie,& I mf zzo

»B ouato,dentro alquale è il ritratto del Re Filippo có quefta infcrizzione «

fi!i'pf>oHi/pdiM.irwn Regi mAximo,ob eximiiin dotnum'exrnejiam'rit^ . In vna dd
leftoriecil DucaOccauio,che prende per iipofa Madama Margherita d Au
ftriacon Papa Paulo rerzo in mezvojcon quedi ntratti,dcl Cardinale Farne

fcgiooane.& de! Cardinale di Carpi,del Duca Pierluigi, M. Durante, Furia

loclaCingolijM.Giouanni Riccio da Monte Pulciano, il Vcfcouo di Co-
mo,iaSignora LiuiaColonna.Claudia, Mancina, Setcimia,c Donna Maria

di Mondezza. Nell’altra è il Duca Horatio.che prende per irpofalaforclla

dclReHenricodiFranciaconqucdainfcrizzianc. Ucnricusij. Valejìus Gii

UtKcxiìoratioFdrncfio Caiìri Duci , DUiixmfilùm mmatrimonhtmcoUocxt. anno

fdutis Neilaqualcftoria, oltre ai ritratto di efla Diana col manto Rea
le,&:dcl Duca Horaiiofuo marito,fono rirratti,Chaterina Medici Reina di

Fiaucia,Margherita forclla del Re, il K e di Nauatr3,il Conncftabile, il Du-
ca di Giiifa.it buca di Neraors,rAmiraglio Principe di Conde, il Cardinale

(liLorenogiouane,Guifanon ancor Cardinale, el S.Picro Strozzi,Madama
dÌMOnponiìer, Madamifella di Roano. Nell’altra teftata rincontro alla det

ia,(onofimilmcntcduealtre ftorie,con Tonato in mezzo,nelqualeè il ritrat

IO del Re Hcnrico di Francia con quefta infcrizione. Hcnrico FrancortmKe*

limx-f<intilÌ£fdrneJl£confcrHatori. In vna delle ftoriecio è in qucHa,checa

nun ritta, Papar-aulo terzo vede il DucaHoratio,chcèinginocchioni,vna

rcftcfàcerdotalcjC lo fà prefetto di Roma ; con il Duca Pierluigi appreflo,

&aitri Signori incorno, con quefte parole. Paulusiij.P. M. UorxtiHmPxrne-

fimn€po[emfmm£fp(iadoUfccntcmpr£fci‘ìuni urbis crcat. anno fai 1549-
Et 10 quella fono quelli ritratti.il Cardinal di Parigi,Vireo,Morone,Badia,

Trento,Sfondrato,c Ardinghelli . Acanto a quella. nelTahra ftoria, il mc-
dclimoPupadatl balton generale aPierIuigi,&:aifigliuoii,che non erano

aocor Cardinali, con quelli ritratti, il p3pa,Pierluigi>Farnefe,Camai lingo,

£ucaO trauio,Horaiio,Cardinalc di Capua,SifDonerta,lacobaccio,san laco

pc, Ferrara, Signor Ranuccio Farne(égiouaneito,il Giouio,i! Mol7a,c Mac
celio Ccruini,chepoi fu Papa, Macchcfc di Marignano s.GiouambatiftaCa

ftaldo. Signor' AlclTandto ViteUi,e il Signor GiouaBibatiftaSauclli.
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Venendo hora al falotto.che è a canto a quefta fai a, che viene aciTerc fopra
allaprimaaera: nella volta adorna con vnpartiraentograndjflimo,cticcbo

di ftuccbi,e oro, è nello sfondato del mezzo l’incoronationedj Papa Paolo

terzo con quattro vani chcfttnno epitaffio in crocea con quelle parole.

Pm!us iij. Purncjìus Ponnfcx MJxims; Deo^CT' hominihus apfirohntéu^ fdcn Tt

ù

rj.fokm!iiruucoron4tur,dniìofdlutisi^^.^ . iij. Noff. yiouemb. Seguitano quadro

ftoric fopra ta cornice.cioélopraogni faccia la Tua. Nella prima il Papa be-

difceìeGaleeaCtuità vecchia,per mandarle a Tunis di narberia l’anno

Ncli’altrail medefimofromunicail K.e d’Inghilterra l’anno 1557 colfuoqjj

raffio. Nella terzaèvn’armata di galee, che prepararono 1 Imperadore,e

Vini ciani centra il Turco con autorità, e aiuto del PonteficeTanno -15^3.

Nella quarta, quando efiendofì Perugia ribellata dalla Chiefa, vanno i Pe-

rugini a chiedere perdono l’anno 1540. Nelle facciatedi detto falottolcno

quattro ftorie grandi.cioè vna per ciafcuna faccia,e tramezzate da fincftre,e

porte. Nella primaèin.vnaftoriagrandcCarloqiìintoImperaiore.chctor

nato daTunis vi ttoiiofo baciai piedi a Papa Paulo Farnefcin Roma l’anno

i55y. Neli’alti a,che è fopra la porta è a man mancala pace che Papa PeuIo ter

zo,a Bufici fece farea Carlo quinto lmperatore,e Fràcefeo primo eli Francia

l’anno 1538. Neliaquale ftoria fono quelli ritratti , Borbone vecchio, il Kc

Francefco.il ReHenrico,Lorenzo vecchio,Turnone,Lofézogiouane,Bor

boncgiouanc,e due figliuoli del Re Francefeo . Nella terza il medefìmo Pa

pa fa legatoli Cardinal di Monte al Concilio di Trento; doue fono intìniri ri

tratti. Keli’vltmia che è fra leduefineflre il detto fa molti Cardinali, perla

preparazione del Concilio . fra i quali vi fono quattro,che dopo luifucceffi

uamenie furono Papi, lulio terzo, Marcello Ccruino, Paulo quarto, ePio

quarto . Il qual falotto.pcr dirÌo.breueiTienrc,e ornatiffimo di tutto queU

lojchea fi fatto luogo fi conuiene. Nella prima camera a canioaqneftofa-

lotto dedicata al vcftire,che è lauorata anch’ella di (lacchi,& d’oro nccha-

mente è nel mezzo vn facrifizio,con tre figure nude, fra le qualièvnAiclli

dro Magno armatOjch e butta fopra il fuoco alcune ve fti di pelle. Et in

tealtrc fiorie,chefono nel mcdefinioluogo,è quadofi riouòil ucftired'hcr

bc,e d'altrecofefa[uaciche,chetroppofarebbe,volcrciltutro pienamente

raccontare. Diqueftafi entra nella fccondacamera dedicata al fontio,la«

quale quando hebbe Taddeo adipignerehebbe quelle inuenzioni dal Co-

mendatorc Han iballe Caro,di commeflìone del Cardinale . E per cheme*

gito s’ir. tenda il tutto,porremo qui l’auifo del Caro,con le fue proprie paro

Icjchcfono quefte. -

I fogget:i,ciic il Cardinale mi hacomandato , che io vi dia, per lepitture

del palazzo di Caprarola,non bafla,che ui lì dichino a parole, perche oltre

aU’muenzione.vi (1 ricerca la difpofitione,l’atutudini,i colon, & ai ire auct

icnzeallaiifecondole delcritcioni,cheiotruonodellecofe,chem! ci paio

no alpropolito. Perche di lìcndarò m carta tuctoihe fopra ciò mi occorre

piubrcu«menre,& piu diluntimeotech 10 potrò. £ piima.quaoro alla ca-

mera della volta piacta.ched’aJiro per horanon mi ha dato carico, mi pare,

checflendo ella dcrnnatapenl letto della propriaperlonadisuaSignoria

• llJuIìjiffiiiia,vifidcbi)anoÌire-C£)fc.co.aueiucutiaUuogo,6cfuordeho*di-
-
patita
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quanto all’itiwenzione,cotne quanto ali’artitìzio. Ma per dir prima

.•3U0 concetto in vniuetfale vorreijchc vi fi faceile vna notte, perche oltre

jjjiàrcbbeappropriata al dormircjrarebbecora non molto diuulgatajcfa-

-^dmerfa dairaltrc ftanze,& darebbe occafione a uoi di far colè belle e

pitdcli’arceuofira; perche i gran lumi,& Icgrand’ombrc, che ci vanno fo

^dareaflaidi V3ghezza,edi rilieuo alle figure, e mi piacercbbecheilté-

jciquefta notte foiic in fu falba, perche le cofcche ut fi raprefenteranno

jjiovcniimilmentevifibiii. Et per ven ire ài particolari,& alla difpofitió’

/tfflènecelkrio.checi intendiamo prima del fi to è del ripartimenco della

afflerà. Diciamo adunque che ella fia,comecdiuifa in vo]{a,& in parete,

jBcctatechelevGgliamo chiamare. La volta poi in vn’ sfondato di forma

fndenclmezzocin quattro peducci grandi in fu canti, i quali ftringendofi

àmatioin mano,& continuandoli Tuno con l’altro lungo le facciate, abrac

Dino il fopradetto ouato. le parte poi fono pur’ quattro,e da vn peduccio al

filtro fànnoquattro lunette. Scperdare il nomea tutte quelle parti con le

(inii6oni,(he laremo della camera tutta, potremo nominare d’ogn’in torno

kpatti file da ogni bada. Diuidafi dunque in cinque lìti, il primo farà da ca

quello prelupongo che fia verfo il giardino . Il lecondo che lari Topo

ùic a quello,diremo da pie. Il terzo da.man'dellra;chiamaremo deliro.

I!quatiodallafinillra,finiftra. li quinto poi chefara tra tutti quelli fi dirà

mezzo. Et con quelli nomi nominando tutte le parti, diremo come dir’lu-

rtitadacapo,facciatada piedijsfondato finillro,cornodellro,& fealcun’al

itapatteC!coniierranominare;& a i pcducci,chc Hanno nei canti fraduadi

Qwfti termini,darerconcmedell’uno,edeiraitro . Coli determinaremo

jacsradjlotio.neipauimentoil fito del letto, ilquale douraeficr’ leconco

oelungo la facciata da pie,con la iella volta ailafacciafinillra. liot’nomina

«Icmni tutte corniamo a dar’forma a tutte infierce , dipoi a cialtif una da

le. Primieramente lo sfondato della volta, ò ncra.mente l’ouato, fecondo

tte/lCardinaleha ben’ cófideraco, li fingerà,che fia tutto cielo. Il rello del

laDolra,chcfar2nnoi quattro peducci, con quel ricinto, che hauemo già

dftiojiheabbracciaintotnol’ouato, fi faià parer’ che naia parte nó rotta de

tnj<lallac3mcra,&: che polì fopra le facciate,con qualche bell’ ordinedi ar-

(ititctiuraa voftro mcdo.,Lequattro lunette vorrei,che fi fingcllcro sfonda

Rancor’eflej&doue Tonato dilbpra lapprelcta ciclo, quelle rappitfen calle

tocelo,tcrra,&mare,difnor’ della camera,fecondo le figure, Thillorie,

dcfilìlaranno. Ecpcrche,perelìet’la volta molto lliacciara,lc lunette rie

baotantebalTejchenon fono capaci fé non di picciolcfigure.io larei di eia

ki'unalutietta tre parti per longitudine,elafiandoIt llrcme a filo con Tal-

ttzzadepcduccijSfondereiquelladi mezzo, fotte elio filo, per modo chcel-

lifcirecpmevnfinellroDeaUo,& moHralIei! di fuora della ftanza con ilio

fifèhguregrandiaproporcionedelTaltre.Etlcdue ellremità che celiano

ifQaèdilacomc corni di ella lunecta(che corni di qui inanzi lì dimanda-
óao^riraaneflero bafie,fecondo che vengono dal filo in fu pertarcin cia-

^tdun’di ellì una figura a federe,ò a giacere, ò den ero,ò di fuora della llan

' |>,che!cuog!iate far’ parere, fecondo che meglio ritornerà . Et quello che

“fod’unalunetca,dicodi cuttequatrro. Ripigliandopoi tuttala partedi

I

Qiiqq ^
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dentro della camera,infieme,nM pacrcbbejchcelIadouclTecffcr’petfcftefli

rutti in ùicuroi fènootjuantoli sfondati coiì delToiiato difopra,cotnede’fi

nc'l:oni,daili lati gli deilero non foche di chiaro-parte dal ciclo,con tltiini

€c!e.'li,pafre dalla terra,coti fuochi che vi il faranno,comc fi dirà poi . Et c6

lu.toGio dal la mezzi itanzain giu vorreijche quanto piu h andalìc vcflod

da p e, douefarà linotte,tanto ui fullepiu fcuro,& cou dall’ altra metà ia

fuj'ccondo che da mano in mano piu fi auuicinafleal cape douefatàrauro.

ra. fi- andade tutta iiia piu illuminando, cofi difpoftoil tutto veniamoadi.

«ifar’iroggettijdandoaciafchedunaparte ilfuo . -NcW’ouato.chcc nella

Vo!r?,!ì faccia-capo dicda.corachauemo detto,raurota. Quettatruouoch*

fi puoi’ fare in piu modi,ma io feerrodi tutti, quello chea me pare che lì pof

fi far piiigratiolamentcìn pittura . Facciafi dunque vna fanciulla ck quelli

be!le7.za,chci poeti fiingegnano dierprimcTc con parole, compoocndola

di cofe d’oro, eli porpora, di rugiada, di firmi vaghezze, equefto quanto ai

colori, & carnagione. Quanto all’habitOjComponendoTie paddi mola

vno chepaia piu al propofiicj fi ha da con fi derare che eli a,co me ha ireilati

c tre colori diftin ti, cofi ha tre nomi nlba, Vermiglia,e Rancia, per qocfto

gli farei vna uefiafino alla cintura,candida,rott{le,e come trafparenie.dalii

cinturainfinoalle ginocchia vna foprauefte di fcarhtto , con ceni trin-

ci è gruppi,che imi talTero quei fiioi n uerberi n elle niiuole, quando è vermi

glia, dalle ginocchia igiu finca piedi dicoior’doro, prapplétarlaquidocri

eia, auucrtédo,che qftaveftedeuc eficr’fèfi'a, cominciando dalle.oolaeptar

gli moftrarc iegàbe igimde ; & cofi la velie , comeia fopravefte fuBofeoile

da! veto. Se faccino picghc,& fuolazzi . le braccia uogiiuno ellercignudeaa

eor’clled’incarnagionepur’dirole. Negfhomefi gli fi facciano 1 alidi vatij

colon,in ceftavnacorona di rofè, nelle raaiii g<4 lì pógaunatàpada,ouni

fiicella accefajò vero gli fi madi auati vn amore,che porti vna iace,&vn’altt»

dopo.checÓ vn’alira fuegli Tirone. sia polla a ledere in vna ledia indorala,

/opra vn carro fi miie, tirato oda vn Pegalb alato oda dua caualli.cheneH’v*

niodo,& nell altro fi dipigne. I colori dc’caua'Ii fianodcll vnofplcdéteibia

co,deli’altro rplédéte i rollo p denotargl; lecódo i nomi che Homero da loro

di làpoèd; Phetóre.ficciafiforgere da vna marina ttaquilla,chemoftridicf

fer’crefpa,lummora,ebrilla-e Dietro nella facciata,gli fi faccidal comode'

ftro Ti tene Tuo fnarito,&dal finillro Cefalo luo innamorato. Titoncliavn

vecdiio nitro caau co lopra vn’lettoiaciatu,ò vcramétei vna culla, fccódo^

li,che per la gran vccchiaia.lo fanno rimbambito . Et facciafi in attitudine

di tcnerla.ò d» vagheggiarla-òdilofipirarla, come la iuaparti tagli rincrcfcc.

Cefalo vn giotiane belliilìmo vellico di vn’farrenofoccintonel mezzocoai

fija-ufattiniin piedi, con il daroom mano,che habbj il ferro inoratu,convn

cane a lato in modo di entrar in vnhofoo.-comenonctirantedilei pen’anio

re cke porta alla fua Procri. TraCcfalo è Titonc^nelvanodel fineftrooc

dietro l’aurora fi faccino fponiareak-uni pochi razzi dtfGle.difplcndorepiii

nino di.ql dclj’aurora,ma che fia poi impedito,che non fi uegga>da vnagii

donna,Ghe li fi pari dinanzi. Queftadonnafaraia Vigilanza &uuorclIet’

coll fjtr3,chc.ptia illuminata die.ro alle Ipalledai fole,chenafcc,5ir che ella

ppreuenirio-iicacci décco aHacamciajficrjifiueUxoxiejcbciiicitcto, ùlua

i'roi
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{òrma fia ani donnaalt3,fplcndicìa,valoro{3,con gl’occhi bene aperti» co

ben’ inarcate, veftitadi velo traiparentefinoai piedi, fucanta nei

jieuodella perfbn3,con vna mano fi appoggi a vn’iiafta,& con l’altra rac-

cj^ga Tflaialda di goiina,ftia ferma lui piedellro,e tcncndoil pieilnifero /bf

jelo,nioftridavn’caniodi pofar’{aldamente,cdaU’ altro di haaerc pronti»

Mifi.alzt il capo a mirare TairrorajC paia fdegnata.cheella fi fia leuata prima

ilei.portun te.^a vna celata con vn’gallo faui,i!quardimoftri di battere

Tali edi cantare. & tutto quello dietro l’auro rarmadauaci a lei nel cielo dei

losfendato farei alcune figurcttc di fanciulle Tuna dietro l’altra, quali piu

chiare, cqualimenojfecondochcellcmeno òpiufulTeroappreflo ai lumf
i}iefiaaurora,per figniiìcare l’horc,thè vengano inanzi al fo!e,& a lei.

{^ellc bore lìano fatte con habiti, ghirlande, & acconciature da vergini,

jiatecon Icman’pienedi fiori,come (egli fpargeflero . Ncli’oppohca parre

g^cdcll’ouato fia la notte,& come l’aurora forge, quella tramonti,come el

hncjmollra la fronte, quellane volgaie {palle, quella efee di vn mar tran-

quilio.qucftafeiinergain vnochefianubilofoefbfco.icauallidiqucfta vé

pno con il petto inanzi.di quefta mpftnno legroppe>5ccofi la^perlòna iftcf

là della notte fia va ria del rutto a quella deiraurora. idabbia lacarnagiorje

nera,Qctoil manto, neri i capcl!i,nerel'ali.& quelle fiano aperrc comefe vo
jalfe. tenga le mani atte, Se d^l una vn bambino bianco che dormapcr-fi-

gniiicarc lifonno.dail’altra vn’altro nero, che paiadormire,& fignihchi It

fflorte,pchedean:ibi dua-qd-i dicefi efièr’madre.Moftri d: cadere con il capo

«anzi ritto in un’ ombra phi folta , & d cicì’ din torno fia di azzurro piu car*

coerparfodimotteflelle. llfeiocarrofìadi bronzocon ienoce diftintein

quittrorpatj;,p«' toccare le fuaquattro vigilie. Nella facciata poi dinmpet

to cioè da pie corri eTaurora hadt qua,& di la Titonc,e Cefalo, quella bab-

lMiVOce3no,& Atlante. L’Oceano fi farà dalla delira vn’ homacione,

con baffaaecnni bagnati,& rabbufFati,& coli de ermi come delia barba gli

ricanoapoft’a polla alcune tcllc di Delfini; acceanili appoggiato foprava

carro tirato da Balene, con i Tritoni dauanHConlcbuccÌHcintorDO,ecoDlc

b’i ifc.& dietro alcune belile di mareife non con iutceque{lccofe,almcno

coDclcune,lecondo lo{pa'io,che-haaercte,cherai par’poco a tanta materia.

Per Atlante facciafi dalla finillra vn monie.chc habbiail petto le braccia,

&

tuttelepartidifeprad hnomorobullo,barbHto,emafcolofi:),inatrodi folle

nere»! CK^ocoraeè la Tua figura ordinaria
.
pia aballo medciim’mente,in-

cètroìa Vig:lantia,chebiUemo pofta l’Aurora, fidoiirebbe porrei! Sonno,

ma perche mi pare meglio , che llia fopra il letto
,
per alcune ragioni, por-

remo in luo luogo la (Quiete. Qttella Quictetruouobenecheell’era ado.

rata,& che l’cr.i dedicato .J tetTip:o,ma non truouo già come folle figurata,

le gialalua figura nonfodequella della Sicurtà, ilthe non-credo
,
peri he la

ficu. t.. è dcll’tninio,e laquiete è del corpo.figurarcrao dunque la Quiete da

noiin quefto modo . vna giouanc di alpetto piaceu«le,che come franca non

giacia,mafeggaèdorma conia tcftaappoggiata/lopraal braccio finiilro

.

I

tìabbi vn balta che fogli polì (òpra nella da pie pontnn tcrts. Sciò

fra ella laici cadere il braccio fpendotone.fc vi tenga vna gamba caualcvo-

' film atto dcpofercpetxifiofo^-nonqjc/inbnga: dia . Tenga Y$.t.corona <ii

1
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papaticfi, & vn Tccttro aparrato ds vn cantb,ma non fi che non paffi prona
mente ripigharJo.&doueja vigilanza hain capo un gallo checanta,a qoc-
fta lì puoi fare vnagallina,che coiai, per moftiarc, che ancora pofandotaU
fiia attiene . Dentro all’ouato mcdefimo dailapatte deftea, ferafii ma Lu-

na Uliaa figura Tara di una giouane di anni circa dicio!;co,gcande,di alpeti»

virginale fimilead Apollo,conlechiomelunghe,folre,ecrefpealquanio,ò

có uno di qlli cappelli in capo che fi dicano acidari, largo di lotto , & acuto,

Se torco in cima comeil corno del Doge,con aue ali uerfo la fróte, chepeda

no,ecuopr1nol’orecchie,& fuori della tefta, có due cornette, come da una

Luna creicétCjO fecódoA puleio có un tódo ('chiacciatodilciojerifplendeote

a guifa di Ipecchio in mezzo la fróte, che di qua,c di la habbia alcuni ferpéti,

Sefopra certe poche fpighejcó una corona in capotò di ditcamojfecodoi G:c

ci,ò di diuerfi fiori fecódo Marriano , ò di Helicrifo fecódo alcun’altri. La ve

fte chi vuoi che fia lunga fino a piedi , chi corta fino alle ginocchia, fuccinta

fottole mamelfe.&actrauerfatafctto rombilico alla ninfale, con vn’man-

telletto ifpaila,affibbiato lui deftromufcGl'Oj&conulattini in piede vagarne

tclauoraii. faufania alludendo credo a Diana.lafa veftita di pellediCcruo.

Apu!e!0,pigliandGlaforleper Ilidegli da un habito di uelo fottiiilsimo di

varij colori, bianco.gtallo,IO (Io,& vn’altrauefte tutta nera,ma chiaraelud

da,fparfadimolte{tel!econuna Lunaiu mezzo,& con un’ lembo d’intor-

no con ornamenti di fiori è di frutti pendente a guifa di fiocchi, pigliatcun

•di quelli habiti,quar meglio vi torna . Le braccia fate che iìano ignude.cò

ic lor maniche targhe,con ladeftra tenga una face ardente,con laiiniilra vo

%rco allcncato,iiquale fecondo Claudiano, è di corno,& fecondo Gnidio di

oro. Fatelo comeui pare,& attaccategli il turcaifoagl'homeri.SiTniouaia

Paufaniacon doi ferpenti nella finiftra,& in A puleio,con un’ vafo dorato,

col manico di lcrpe,iiquaic pare come gonfio di ueleno,& col piede ornato

difogliedi palrneimacon quefto credG,cheuog!i lignificare llìde, pero mi

rifoluojcbegli ficciare l’arco come difopra. Cau.alcht un' carro tiratodaca

ual)i,un nero, l’altro biaco,ò feui piacefiedi uariare,daun mulo, fecódo Fc

fio Pompeio,òdagioucnchi fecondo Claudiano,& Aufonio,etaceDdogio

uenchi, uogliono haiiere le corna molte piccole, Se una macchia bianca lui

deliro fianco . L’attitudine della Lunadeueelleredi miiartfopra dal ciclo

dell’ouato uerfo il corno dell’iftcfla facciata cheguaidail giardino,douclia

pollo Endimionc fuo amante, & s’inchini dal carro per baciarlo , & non li

potendo, perla in terpofitione delricinro lo vagheggi,& illumini del fuo

iplendore. PerEndimione bifogna fare vn bel giouane pallore,adormcfl

tatoapiedei monte Lamio. Nel cornodell’alcrapartefiaPaneDiodepa*

fiori inamotato di lei . la figura del quale è notillìrna
.
pógafeli vnaSipogoa

al coiio,& con ambe le mani benda unamatafla di lana bianca,uct fola Lu-

na,con che fingono che fi acquillafle Tamore di lei , &c con quello preleotc

moftridi pregarla,chefcendaaftarfi con lui . Neirellodc! uanodel mede-

fimo fincllrone fi facci vn hilloria,& fia quella de’fagrificijlemurij,chcvla

uanofare di notte per cacciare i mali spinti di cafa . Il rito di quelli era con

Jcra3n’Jauate,<!?CCOpiedilcalzi andare attorno fpargendofauaDcr3,riucd-

gciidofcla prima per bocca,& poi gitrandolela dietro le Ipalle.
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t traqucfti erano a]cuni,chc fonando b.acinj,& taliinftrnraenti dirame,&

ccuanoromore. DallatofiDiftiodcli’ouato li fara Mercurio od modo or

diniriocon il Tuo cappelletto alato , con i talari a piedi > col Caduceo alla fi-

n:ftra, con borsa nella delira. Ignudo tutto, faluocon quello fuo inantel-

lcttoncll irpa!la,giouane bdiillìmo.madi una bellezza namraie,fenza arci-

étto alcuoo.di volto allegro,d‘occhifpiricoli,sbarbato, òdi prima lanuggi»

ne.ftrctto nelle spaile,edi pel roHb . Alcuni gli pongono l’ali lopra Torce-

cliie,& gli fanno ufeire da capelli certe pene d’oro . Tatti radine fate a uoftro

inodojpnr'che moftri di calarfi dal Cielo per infonder’ fonnOj&chc riuolto

Berlo la parte del letro.paiadi uoler toccare il padiglione con lauerga.ncl

lalàcciata f niftra>nel corno.uerfo la facciata da pie, lì potria fare i cari JDei»

thelono duefigliucli i quali erano geni) delle cafe priuate, cioè dnegioua-

01 udii ti di pelli di cani,con certi habiti {occinti,& gittati lopra la (palla li-

oilìta per modo che véghino forco la delira per mo(lrare,ctie Ciano difinuol

tiepronti alla guardia di cafa Stiano a federe l’uno a can to Talcro, tenghi-

00 un’halla p tiaft uno nella deftra,&in mezzodì dii fia un’cane,& dilupra

loro (il un’ Ticcolapodi Vulcano con un cappelletto in tefta,& acanto,con

?na tanaglia da febbri. NclTaltro corno uerfo la tacciatada capo farci un
Ba:ro,cheperfaauercriuelatoie vacche ruba teda Iui,fiaconucriito in faflo.

Facciafi vn’paftor’ uecchio a,ledcre,checol bracciodeltro.econ l’indice rao

Uri il luogho doue le vacche erano afeofte, e col finiftro fi appoggi a un pe-

donCjòuincaftro, battone de paftori,e da mezzo in giu lia falfo nero di colo

re di paragonerò che fu conuertito . Ne! retto poi del fi neftro ne dipingali

rhiftoriadel (acrili cio,che feccanogiì antichi ad etto Mcrcuno,perchc il so

nononli interrompefie. & per figurare quefto,bifogna fere un’altare con
luui lafua ftatua a piede un fuoco,& d’intorno genti , che vi gettano legne

adabtuciare,& che con alcune tazze in mano piene di uino, parte nefparga

oc, eparce ne beano,. Nel mezzo delTouato, per empier’ tutta la patte del

ciclOjfàreiii Crepulcolo,comc mezzano tra l’aurora. Se lanette, perligni-

ficarequeftojtruouo che fi feun giouanetto tutto ignudo,ra! uolta con Tali

talaohafenza,can due feceilcaccefe. Tu na delle quali faremo che li accen-

dano a quella deiTaurora,& l'altra che fi Renda uetfo la notte. Alcuni feti

no.che quello giouanetto con le due faci medelime.caualchi lopra un caual

lo del Sole, c)delTaurora,ma quefto non farebbe componimento a noftro

propoli to. perdo faremo comedifopraè uolco uerlò la notte, ponendogli
dietro fra le g3mbe,una gran lidia, laqualc foilcqudla di Venere

,
perche

Venere e Phofphoro,& Hespero,e Crepufcolo pare che fi tenga per vna co

làmedefima . éc da q netta infuori di nerfb l’aurora , fate che tutte le minori

stelle fiano sparite . Se hauendoinfin qui ripieno tutto 1! didentro della c»

nicra,cofi dilopra nclTouato,come nelli lati, e nelle facciate, retta che uen-

ghùroo al didcntro.che fono nella udrai quattro peducci. Et comincian

do da quello che è fopra’l ietto , che uiene a ellcrc tra la facciata finiftra , Se

quella da pie, fecciii li lóno,& per figurare lui bilogna prima figurare la fua

cala. Ouidio la pone in Lenno.ìSc nc Ci merij.H omero nel mare Egeo, Sta

no,appretto alli Etiopi TAriofto neH’Arabia. Dtiuunquefi ln,baita ched

A)gaiinjnoiice,qual le nf può imagmarc uao,doueJiaD0 .
1cmprc leneor^ ^
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&non mal itile. A piedi elio una concaunà profonda,per doocpaStr!' ae-

qua,comrtnotta,per moftrarc che non moirsori, & fia di color’ forco, oer

cioct>c la fonno on'tamo di Lete,Dentro quefta concauità Ca un’lctto,iIqaa

le fingendo d’edeicd'EbsnOjfaradi color nero, e di neri panni fi cuopra.

In qucftofiacolloGato jlSonno,vn*giouanedi tutta beliezia,perche bcliiià

mojeplacidifsimo lo fonnoitgnudod’ccotido alcuni j&iecondo alcuni a'rri

ccllito di due vcftijUna bianca dilbpra, l’altra nera difottOjCÓ l’ali in fugriio

ineri,&: (eccndoSratio,ancora nella cima del capo. Tenga fono il braccio

rn cornojcheir.oftri rouefeiare sopra’l letto un’hquoreliuido per denotare

obliuione,af>coFache altri lo tacciano pieno di fruni.-in una mano babbi

lauergameU’alrratrcitcfcichedipapauero. Dorma comeratermo col capo

&eon le membra laRguide,& come abandonaro nel dormire. D’intorno

alstioletrofi neggha Morfoo,Icalo,e Phantafo^e gran quantità di fogni,che

rattiqftì fono fuoi figlinoli, l Sogni fiano certe figo rette,alate di beH’alpcc

to altre dibructOjCome quelli che parte drlettaiio,erpauentano .

Habbiano l’ali ancor’cilij&i piedi florci comciftabi!i,&incercichefenero

lrno,& fi girino intorno a lui>taccndo come una rapprefontatione con trai

formarfi inco(epo!ribiii,&impoffibi}f . Morteoèchtamatoda Oudio At

tcfice,cfingitoredi figUEC 5& pero lo farei m atto di figurare mafeberedi^a

riatimoftacei>ponendonealcuredi elle a piedi. IcaIodicano,chefi trasfor

ma effo ftefloin piu forme..& qucfto figurerei per modo , che nel tutto pa-

fe{rehuomo,& hauefie parti di fiera, di uccello » di ferpen-tc come Gnidio

mcdefinioiodcfcriue. phancalo uogliano cbefitrafrauciin diuer^ccofe

infcnfate>e qucfto fipuole rapprefenrarc ancora, con le parole di Quidio

,

parcedifalìojparce d’acqua,patrsdi legno. Fingafi che i qucfto luogo liano

due porci vna di Auctio onde efeano i fognilaifi.e una di corno,ondeefea-

no inerì. &i ueri fieno colorici piu diftinn,piu lucidi.e meglio tacci, ifalfi,

confufi,fofchi,& imperfetti. Nell’ahro peduccio tra lafacciatatiapic,&a

man dcftra farete Brinco dea de Vaticini;,&inicrpretan tede fogni, di qae»

ftanoa truouo l’abito,ma la farei ad ufo di Sibilla afifaa pie di quell’olmo

deferitto da Virgilio folto le cui fiondi pone infinite imagini , mofttando

che fi come caggiano dalle fuefionde,cofi gli volino d’intorno nella forma

chchauemo lorodata,Eccomefièdctto,qualepiu chiare,qualepiufo(chc,

alcune interrotte,alcune confnfe,e certe fuanitc quafi dei tutto per tappre-

fentarc con efle i fogni,le vifioni,gli oracoli , lefantafme, & le vanita che fi

ueggonodormcndo,cheHndiqucftecjnquerorii par chele faccia Macr>

bio;& ella ftia come in aftrattO; per interpretarle , e d’intorno babbi genti

,

chcgli offenfeono panieri pieni di ogni forte di cofc,fa!oodipe(che.

Nel peduccio poi tra la facciata deftra c quella di capo ftarà conuenicniemc

te Harpocratc nio del silentio,perche rapprefentandofi nella prima viftaa

quelli checn trailo dalla porta chcuienedal caraerone dipinto, auuertiri

gl’intraniijchc non faccino ftrepito . La figura di qucfto edi un giouatic,o

putto piu toftodi coloienero per eircre Dio dclliEgitij, col dito alla bocca

in ano di comandarechefi taccia.porci in mano unramodtPer6coj& fepa

reghirlanda delle lue foglie. Fingano,che nalccfle debile di gambe, & che

eftendo uccifaiamadrc Ifide io tefufcicafle>eper qucfto altri Io facaodiSe
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£)iatcffa»aIrriÌD grembo di eflàmadre,c5 pie congiunti.e per accompagna

CDcntodeiraltre figure,io lo farei pur dritto,e appoggiatoin qualche modo
ÒTcramentea federe come quello deiniluft. Cardinale San t’Agnolo,jIqua

!cèancoaÌato,& tieneUn corno di douiria. Habbia gente in tcrnoche gli

oficrifconojcomeerafolirojprimitie di lenticchie, Scaltri legumi edi perii»

clu/opradetti. Altri làceuano per quello medelìmo Dio una figura fenza

6ccia,convn cappelletto in tella,con vna pelle di Lupointorno, tutto co-

pettod’occhi è di orecchi, fate di quelli qual ui pare. Nell’ vltimo peduedo
trala facciata da capo,e la finillra,farà ben locata Angerona Dea della segre

tena,cheperucniredidenrro alla porta dell’entrata medefima,amoniri
quelli,chccfcono di camera a tener’ legreto tutto quello che hanno intefo,

&:uc<iuto,ccme fi conuiene,feruendo a Signori.la lua figura èd’una don na

polla (opra un’aIcare,con laboccha legata, e figillata. Non fo con che habico

Ialaceficro,roaiolariuolgereiinun panno lungo chela coprille tutta è mo
ftratcijchefiriftringcirenellcfpalle. Faccinfi intorno a lei alcuni Pontefici

da iquali fe gli facrificaua nella cuna inanzi alla porta; perche non folle leci

ioa perfona di reuelare cofa che ui fi trattafle I pregiuditio della republica -

Ripieni dalla parte didentro i peducci,teda bora a dir’folamente che in toc

noa tutta quell’opera mi parrebbe che douefle edere un fregio, che la termi

oalledaogn’intorno.ein quello farei ò grottefehe, ò hilloriette di figure

piccole; e la materia vorrei die tulle conforme a i foggetti già dati difopra e

dimane in mancai piu vicini. E facendo hilloriette mi piacerebbe chemo
ftralTero l’attioni che fanno grhuomini,^ anco gl’ammali nell’hora che ci

hauiam propòllo. Et cominciando pur da capo, farei nel fregio di quella fac

ciaia,comecoleappropriate airaurora,artefici,operarj,gécedi piu forti, che

BÌilcuate,torna(Iero alii efercit.j,& alle fatiche loro,come fabbri alla-fùcina

littctaiialli Hud^j, cacciatori alla capagna,mulattieri alla lor uia,& fopra tut

to ci uorrci olla vccchiarelladel Pctrarca,checinta>e foalza leuatafi da filare

acccdeile il moco,& fe ui pare fatui grottefehe di aniraali.fàteci degruccelli

che carino,dell’ochecheelcano a pafcere,degalli,chs annunziano i! giorno*

Silìmili nouelle.Nel fregio della facciata da pie conforme alle tenebre ui fa-

rei j^en te cheandaflero a friignolo,fpie,adulteri,fcalatoti di finellre,ecofeta

li,& per grottefehe idrici, ricci, talTi, un pauone,con la ruota che fignificala

nottedeilata,gufi,ciuctte,pipidreIli,efimili. Nel fregio della facciata de-

ftra per cole prcportionate alla Luna^pefeatori di notte nauigan ti alla bufo

la,ncgroraan ti, dreghe:&fimili, per grottefehe un fanaledilontanO:reti,naf

fecon alcuni pedi dentro,e granchi che pafeeflero al lume di Luna,&feluo
go n’c capace, un Elcfon te inginocchioni che lo adoralle. E vitimamentc

nelfregio della facciata finidra,matematici con i loro druméti da mifurare,

ladri,falfatori di monete,cau3toridi tefori, padori c6 le mandre ancor'chiu

lè,intornoagIi lor’fuochi,e limili. Et per animali ui farei Lupi, Volpe, Sci-

njie,Cuccie,& fe al tre ui fono di quede Ione malitiofi,&: infidiaton degl’al

tn animali . In queda parte ho mello quede fantafic cofi a cafo
,
per accen-

oaredi che fpetieinuen tieni ui fi potefièrofare. Maper noncller’cole,*.hc

habbino bilogno di edere deferi ite, lalTojChe uoi ucrimaginiatca uotlro mo
dojfapcndo che i pittori fono per lor* natura ricchi, egratiofi in trouaredi

llrrc-
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quefte bizzarria. Et hauendo già ripiene tutte le patti dell'opera coli di dea

tro comedi fuori della camera,non ci otcorredicui altro, fé non checoafé-

riaceil tutto con monfig Illuilcirs. & fecondo il Tuo gallo,agiuiigendooi.ò

togliendonequel che bdognsjcerchiateuoi dalla patte uoftrafarm hono-

re . Sate làno . Ma ancora,che tutte quelle belle inuenzioni de! Caro felle

rocapricciofe.ingegnofc, elodeuoli mclro, non potè nondimenoTaddca

mettere in opera le non quelle di che fu il luogo capace; che furono Umigi

gior parte, ma qaelle,che egli uifcce,furono da lui condotte con molta gra

zia.ebciiiffima maniera. A cantoaquefta neH’ultima decedette :te came-

re,cheèdcdicata alla solitudine,dipinfe Taddeo,con raiucode luyihaomi-

niChriftojChe predica agl’Apoftoli nel deferto, e nei bolchi.con vns Gio*

uanni aman ritta molto ben lauoraco. In un’altra ftoria,che è dirimpetto a

quella,fono dipinte molte figure,che fi Hanno nelle felue per fuggire laeoo

uetfazioner lequali alcun’altte cercano di di (lurbare,tirando loto l illì, rnea

tre alcuni fi cauano gl’occhipernonusderc. In quella medefimameoteedi

pinto Carlo V. Imperatore, titracrodi naturale, con quella inl’cnzione.

FoJ}innnm(rosliéorcsocioftm,(}mUmc{iUÌUmtrdduxit. Dirimpetto a Carloèil

ritratto del gran Turche ultimo, che molto fi dilettò della foiitudinc , eoa

quelle paròle . Animumanegocìo aSocium reuocauit. Apprello ui è Anftotile,

che ha lòtto quelle parole.* Anima fìt,fcdtudo,zT <}ttìtfcc!!do,prudentior

.

Airia

contro a quello, fotte un’altra figura di mano di Taddeo è fcritto coli

.

QgCfKadjKOtfKmncgoa/j^cc^oci/rdWÒ habenia. Sono vn’aicra fi legge, OriKBi

cumdigrt'.Ute ,negociumjìne pcricuh . E dirimpetto a quella fotte vn’altrafigu

ra è quello motto: Yirtuth ^liberi uittemagijìraoptimsfolitudQ'. Sotto unsi»

tra. Flusaguntquinihilagereuìicntur. & fottol’uicima, Quiagit plmm,pìih

rimùpeccat. Et petdirlo breueraente,è quella llanzaornatilsimaoibcllc fi-

gute,ericchillìma anch’ella di ftacchi,ed’oro. Ma tornandoal Vignuola,

quanto egli fiaeccell. nelle cole d Architettura l’operefiie llciTecheha fait

te,e
pub!icare,e ua tutta via Ictiuendo; oltre le fabriche marauiglioleincfao

no pieniffima fede,e noi nella vita di Michelagnolo ne di remo a quel propo

fito quanto occorrerà. Taddeo,ol tre alle dette cofe, ne fece molte altre del

le quali n5 accadefar mézione; ma inparticolare una cappt-lla nella Chida

dcgl’Orcfici in (Irada Giulia; vna facciata di chiaro Icuro da s- Hieroniroo;

e la cappella dell'altare maggiorein santa Sabina.E Federigo Aio ftatello,cio

nein s. Lorenzo in Damalo c la cappella di quel santo tutta lauorata di ftuc

cho-, fa nella tauolasan Lorenzo in iulla graticolante il Paradilo aperto,

laqnalc tauola fi alpctta debba riulcice opera belliirima . E per non lafciarc

indietro alcuna cofa.laquale edere polla di vtilc,piacere,ogiouamenio,aciu

leggera quella noHra fatica, alle cofe dette aggi ugnerò ancora quella. Men-

tre Taddeo lauoraua,corac s’èdetto nella vigna di Papa Giulio, c la facciata

di.Vlathioloddlepoftc;feceaMonfignorcInnocenzio,lIlultnl5{no,eK.c-

oerendilllmo Cardinale di Montedue quadretti di pi: tura, non mol:ograo

di. Voo de quali cheèalTa' bellofhaucndo l’altro donato} è hcggincJlaSal

uat oba di detto Cardinale: in compagnia d’una infinita di cole antiche,

e

modeine,ueramenrerari{Iìrae Infra leqaali non taccro.cheèvnqjadrodi

futura capricciolilIimo,quaBio alua colà,di cui fi fia fatto iufin quimcoz'®
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, fn qoefto quadro dico.che è alto circa duebraccia,e non fi vede

^’bi io guarda in prorpettiua,5cal'afaauedutaordinaria,alrro,chealcu-

pjlcftcrein capo incarnirò? e nel mezoIaLuna cheiecódole righedello

j^tfousdi mitnoin mino cre{cendo,e diminuendo. E non dimeno-,andan

^jforto i! quadro,e guardando in una fp * ra,o uero fpecchio, che ft.- fòpra

ilq-jadroaufod’un picciol baldacchino, fi uededi pittura, e naruralillìmo,

jp^ettnspecch’o,che!oriceiie dal quadro.il ritratto del Re Henricorecon

^diFrancia.alqnanto maggiore del naturale, con quelle lettere inromo

^[firy-ij^oyiieVrir.ee. Il medefirm ritratto fi vede.calando il quadro abbaf

(Jj
Fronte in luH i cornice difopra,guardando in giu Ma è ben ve-

f£>,cÌscchilomiraaqueftomododoucdeuolcnacontradiodiqueilo,cheè

odlospecchio ilquale ritratto dico,non fi vede, fé non mirandolo, come di

iopra.pcrcheè dininro fopra uen torto gradini lottili llìmi che non fi veggio

iio,iquiihfonofra riga, e riga deli’infrafcrttte parole . Nelle quaIi,o[rreal fi

gnificato loro ordinario,!! legge guardando i capiuerfi d’arabidue gl’tllre-

tDi,aJcane]errere alquante •naggiorideiraUre,e ne! rDfzzo.HcnricusVjeHuS,

^ngr:UÌi, ^.tfJnrutnKex ir.uiéìtf;hnus

.

Maèben vero,cheM AlefiandroTad-

dc! ivomano fegretariodi detto Cardinale.e Don Siluano Razzi mio ami*

olii uo,i quali mi hano di qucfioquadro.e di molte altre colè dato notizia#

non Annodi chi fia mino.ma lo!amenre,cheFu donato dal detto Re Henri
coal Card" naie Car.iffa quando fùin Francia, e poi d d Caraffa a! detto Illil

flrillìmodi Monte.chelo tenne come cofararillìma; che è veramente. Le
parole adunque,che fono dipintene! quadro, e che fole in elio fi veggiono

da chilo guarda alla lua ueduta ordinaria.e come fi guardano l’altrc pitture

fono quelle

.

Hevs tv (xyiD viDes nil vt reoR
Nisi ivNAM crEscentem etE
Regione posItam. q_ve, eX
Intervallo, GRadatim vtI
Ck'escit, nos Admonet vt,iN
Vna spe fide eT charitate tV
SlMVL ET EGO IlLV MINATI
Verbo dei crescAmvs, doneG
A B E I V S D E M G R a T I A F I A T
L V X I N N O BIS Amplissima QJ I

Est A E T E R N V S I LLe dator LVClS
I N C!_V o E T A Q_V Omo rta l e s omneS

Ver A M L V C E M R E C I P E R E si

SpE R A J N V A N VM NON SPERASI M’
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Nella medcftmaguardarobaèvn beliillìmo ritratto della fignora
Angufduoia di roanodi lei medefim3,cdalei ftato dooatoaP
terzo. E che è da edere molto ftimato, in un libro

ca,Georgica,.&Eoeida di Virgilio di caratteri tanto antichi

in Roma, & in altri luoghi è ftato da mólti letterati hu^
^

mini giudicato, che iuflc fcritto ne’ mcdefimi tempi
diCefare Augufto,òpoco dopo . onde nonè

maraiiigliafedal detto Cardinaleè tenu-

to in gradifllma uenerazionc . E quc

ftòfia il fine della vita diTad
deo Zucchero

pittore.

1



Otta di oddlichelagnolo Bmnarrmti Fiorentino^itto

re, ScultorefS i^érchitctto

.

MICHELAGNOLO BVONARR.VOTI -t?

Entre gl'induftriofi &egregijfDÌrittcol lumedel famofif*

(imo Giorto,&dcreguacifuoi,fisforzauano dar’ faggio al me
do.dcl va!ore,che la benignità delle ftei!e,& U proponionata

miftionedeglihumori, haueua dato agli ingegni loro: & defi

derofi dt imitare có la eccellenza dell’arte, la grandezza della

“'‘Mra,pci' Venire il piu chepoteuano a quella fomma cognizione, chcmol
• Ulano intellietza uniuerfalméte. ancoraché indarno, fi afiatic:

‘^tenicri
,

• rniilìi^io RertoredeICieIo,vo!feclcraen ce gli occhi alla terra. Et ve

"^•a nana infinità di tante fatiche, gli ardentiuimi ftud;j fenza alcun frut

® Sflf
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la opinione profuntuofa degli huomini.aflai piu lontana dal ‘.’ero,cli«

le tcnebie dalla luce ; per canard di tanti crroti,fi diipofe niandafc in terra

Tino rpinto,chevniuerIàImente in ciafchedutia arte &inognjprofcGìcDC,

fude abilv operando per Te folo a moftrare che cofa fìa la perfezione dcH’ar

tede! difcgnone! lineaEe,djnrornare,ombrare,& Iutneggiare,pcrd2rcrile

ao alle cofe delia pittura: & con retto giudizio operare nella scultura i& té

dere le abitazioni comtriode,&ficurejrane,allegre,proporzionate,& ricche

di uarij ornamenti nell architettura. Volle o!tra ciò acccmpagnarlodella

ueraFiloiofia incrale,con l’ornamentodella dolce Poéfia. AcciochcilmÓ

dolo e!egge(re,& amiraiTe per iatólìhgulariffimo specchio nella v!ta,nciro

pere, nella fan tira deicoftutnfj&r in tutterazzionivmane: & perche da noi

piu tcfto ceiefteche terrena cofa ffnominan'e.fct perche videchenélleazzio

ni di tali erercizij,&
i
quèfte arti iìnguIarHlìme,cioè nella Pittura,DclIa Seul

tura,& neli’Archifettura, gli ingegni Toicanifcmprefono fiati ira gli altri

iommamenteeIciiati,&grandi,pereflcre egli no molto oflcruanti alle iati-

che, & agli ftudij di tutte le faculta,iòpra qiialfi uoglia gente di Italia 5

volse dargli Fiorenza dignifiìraairal’altrecitt'à, per patria,per coimareaifi

nela perfezzione in lei meritamente di tutteleuirtu,pet mezzo d’unfuo

Cittadino. Nacque dunque un fig!iuo!ofottofatale,&felicefiellancICa

fentino ,di onefta, & nobile donna l’anno r474.a Lodouicodi Lionatdo

Buonarruori Simoni,difcefo,fecondochefidice,dellsnc(biliflìma., 8canti-

chifiìma famiglia de’ Conti di Canofla. a! quale Lodouicoj efiendo podc-

fta quell'anno del Cartello di Chiufi, & Caprefe,uicino al lalTo della Vcr-

nia,doue san Franc.riceue le filmate, Dioceiì A retinainsequedicovn figli-

uolo iUeftu di dÌMarzo,la DomenicaintornoaU’ottoorcdi notte.alqualc

pofe nome Mìchelagnolo,perche non penfando piu ohre^lpiratoda vu che

difopra voIieinfcrirecofiuiefierecOfacelefte>&diuina,oltre aU’ufomorta

le,come fi uidde poi nelle figure della naciuitafua,hauendo Mercurio, &
Venerein feconda,nella caia di Gioue, con afpetto benigno riceacojilcbe

moftraiia che fi doueua vedere ne fard di coftui,per arte di mano, & d’ioge

gno opere maraiiigIioie, 5c ftupende . Finirò l’ufitio della Fodefteria.Lodo-

uicofene tornò a Fsoréza,& nella villa di Scrtignano, vicino alla città tremi

glia,doueegli haueua vn podere de fuoi pailati: ilqusl luogo ècopiefo di faf

fi, & per tutto pieno di cane di macigni ,che fon lauoratidicommouo da

fcarpeliini,& scultori^chenafconoin quel luogo la maggior’ parte. Fuda

to da Lodouico Mìchelagnolo a balia in quella villa alla moglie d’uno fear-

pcllino . Onde Mìchelagnolo ragionando col Vafati vna volta per ifeher-

zodificGiorgiofi ho nulla di buono nell’ingegno, egli è venuto da! nafeere

nella fot ciiità dell’aria del voftropaefe ci’x^rezzoicoficome anche tirai dal

latte della mia balia gli fcarpegii el mazzuolo,con che io Io le figure.crcbbe

col lempo in figliuoli airaiiooouico, Sccfiendomalc agiato,& con pcebe

entrate, andò accotnodandoal!’ariedclla.Lana,& Sct'a[figl!ucii,& Miche»

Jagnolojciieeragtacrefciutojfupoiiocon matfiroFrancelcodaVrbiDoalli

fcuoladi grama tica; iS: perche i’ingegno fuolo tit«uaal dilettarCdcidife-

gnOjtii eco il tempo,cb e
poteua metteredi nafeofo lo confuenaua nel ddegna

4-c,eflendo per cio>&: dai padrt',& da iuoi maggiori gridato, tal colta bar

.uu»

[
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turo.ftimandotorle che Io attendere a quella virtù non conofeiuta da loro,

Éiilicofa bafla,& non degna della antica cafa loro . Haueua in quello tem

poptclo Michclagnolo amicitia con Francefeo Granacci,ilquale anche egli

pouaneli era poftoappreffba Domenico dei Grillandaio per imparare l’ac

ìedcila pittura.la dotte amàdo il Granacci xMichelagnolo, & vedutolo mol
tojicoal dilegnojloreruiua giornalmente dedil'egni del GrilIandaio,ilqua

iecraallora reputato non foto in Fiorézj,ma per tutta Italia de miglior mae
irichecilullerorpeclo che crefeendo giornalmente piu il defidcrio di fare

iMicbeiagr.olo, 5CLodoiiico non potendo diuiarc cheilgiouanea! dife-

pio non attédeI1c,&chenon ci era rimedio, firifolueper cauarne qualche

trotto,& perche egli imparafi'cquellavircu>con figliato da amici, di accon-

oatlo con Domenico Grillandaio. Haueua Michelagnolo,quando fi accon

aoall'artecon Domenico, i4.anni,& perchechi haferitto la vita Tua dopo
fanno 15^. che io fcrilTi quefte vite la prima voi ta ,

dicendo che alcuni,per

con haiierlo praticato n’han detto cole che mai non furono , & lallatone di

Bolic che fon degne d’ellcrenotate:& parricularmente tocco quello palio

uflando Domenico d'inuidiofetto, ne.chcporgellì maiaiucoalcunoaMi-

chebgnolojilche fi viddeellerefaIfo,potendofi vedere per vna feruta di ma
no di Lodouico padre di Michelagnololcritto loprai libri di Domenico, il

qual libro è apprelTo hoggi agli heredi fuoi che dice coli. 1483.Ricordo que
tefiipfimod’Aptjle,comeio Lodouicodi Lionardo di Buon arota accon-

coMicheiagnolomiofigliuolocó Domenico&DauitdiTommafo di Cur
lado per anni tre prolfimiauenire con quelli patti, & modi chel detto Mi-
theUgnolo debba Ilare con i lopradetti.dctto tempo a imparare adipignere

ita lare detto elIercÌ2Ìo,&: cioi lopradettigli comanderanno>& detti Do-
menico,& Dauit glidebbon dare in quelli tre anni Fiorini ventiquattro di

fug^Ojcl primo anno fiorini lei, el fecondo anno fiorini otto, il terzo fio-

nnidieCi in tuttala forama di lire 9Ó.& apprcllo vi è lotto quefto ricordo,ò

qucftapaccicafcrictapuc’dimano di LoduuicoiHanne hauutoii lopradet

to Michclagnolo quello di 16. d’Aprile fiorini dua d'oro inoro. Htbbiio

lodouicodiLionardo fuo padre luicò.aci lire ii.u.qucile partite ho copia

trio dai proprio libro,per mollrare che tutto quelche fi fenile allora,&chc

hfcrioerrà aiprefen te, è la verità , ne fo cHe nell uno l’habbi piu praticato di

inc,& che gli fia llato;piu amico,& seruitore fedele, come n’è tellimonio fi-

Bochinoifainecredocheci fia neIIuro,che polla moftrare maggior nume
rodi lettere Icrittc da lui proprio ne có piu aSetio che egli ha fatto a me.Ho
fatta quella disgrcilìone per fede delia verità,& quefto balli per tutto il re-

flodeita lua vita . Bora torniamo alla iloria.

Crcfciutala uirtu,dc la perfona di Michclagnolo di maniera che Dome-
fiico llupiua,vedédolo fare alcune cofe fuur’d’ordine di giouane,perche gli

parcua,chenonfolo vinceliegli altridifcepoli,dei quali haueua egli nume
rogràde: macheparagonalle molte uoitele cofe fatte da lui come macftro

.

Auucngachevnodegiouanicheimparaua con Domenico,hauendo ritrae

toalcuncfcmine di penna veflite,dallc cole del Giillandaioi Michclagno»

loprefe quella carta.& con penna piu grolla ridintorno unadiquellefcm-

lUDedinuouilineaméti nella maniera che harebbe hauuio altare, perche

Sfff ^
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iftcflj pfcttamlte,che è cofa mirabile a uedereia Hi feréza delle due manìtt?

'

& labóra,&giudinoH’un giouanetto cofianimofo,& fiero chegb bcftiiìj

l’aio correggierc le cofe deUuomaeftro.Queftacattaèhoggi appiToHi n:,

tenura p reliquia che l’hebbi dal Granacelo p porla nel libroHc dif^nicra

airn di iuojhauuci Ha Michelagnolo,&:l ano i550.cbe era a RomaGiorjTc la

moftro a Michelagnolo che !a riconobbe,& hebbe caro riucHcrla.-dicéàc r

moHeftia chefapeua di q^fta arte piuquado egl’era fanciullo,cheallhora,tlie

era vecchio . Hora auiién e che lauoradoDomenico la cappella graded; sita

«aria Nouelia,vn giorno che egli era fuori fi mille Michelag-aritrarredina

rurale, il potè có alcuni delchi,co tutte le mafierinedeH’arteieatcuni diane

giouani,chc iauorauano.Per ilche tornato DOméico,&uifto il difegno di Mi

chelag.diilecofiui ne fa piu di roe,&riraafe Ibigottico delia nuoua maniera,

&del!a n nona imicatJone,che dal giuditio datogli da! cielo haucuavn firmi

giouane in età cofi tenera,che in vero era tato quaio piu defiderar fi porcile

nella pratica d’uno artefice, chehauefleopato molti anni.E teioera che tut-

to il (ape, & potere della gratia era nella natura eflercitara dallo ftudio,&

dali’arte,pchein Michelagnolo faceua ogni di frutti piu diuini;comc aperti

méte comincio a dimoftrarfi nel ricratiochec’feced’una carta di Martino

Tedcfcofiapatachcgli dette nome gradiamo rimpochceflendouenutaal

l’hora in Firéze vna ftoria del detto Martino,quado i Diauoli battanosanco

Antonio, ftapara in rame, Michelagnolo laiuralTedi pénadimanicra che

nóera cono(ciuta,&qllamedcfimac6i colori dipin(e,douepcòtrafarealcu

ne (frane forme di Diauoli, andaua a cóparc pe(ci che haucuano feagiie biz

zarre di coIori,&quiui dimo(tro in qfta co(a rato ualorc,che e’ne acqmftòjC

credito..e nome. Cótrafece ancora carte di mano di vari) maeftn uccelli tiro

fimili chenó ficono(ceaano,pche tigncdo!e,&inuecchiandolecolfuBio,et

c6 uaciecolein modo le infudiciaua che elle pareuano uecchie,& paragona

cole cóla ^pria,nó ficonofceuarunadal!’altra;ne le faceua pahrOjfcnonp

haucrcle^ppriedimano di coloro,coldarlileritratte,che egli p lece, dell'ar

te amiraua,& ccrcaua di paflargli nel fareronde n’acquifto gràdiffimo no-

me.Teneua i ql tépo il Mag.Lorczo deMcdici nel fuo giardino in fai lapiaz

za dis. Marco. Bertoldo scultore no tato pcuftodeòguardiano di molte bel

Je anticaglie,che in qllo haueua ragunatCjóc raccolte cógràdcfpéfajquàtog

ehedefiderado egli (ómaraen te di creare vna fcucla di pittori, & Hi fculton

«cc. voleuachc elli hauefiero pguiHa , & p capo il fopradetto Bertoldo che

era difccpolo di Donato.Et ancora che e’hifie fi vecchio che non poiellcpiu

opare,era niente di manco maeftro molto pratico,& molto reputato.Nólo

lo p hauere diligctiflìraamére rinettato i! getto de pergami di Donato (uo

mae(fro;ma p molti getti ancora che egli haueua facci di btózo di battaglie,*

di alcune altre cofe piccole,nel magifterio delle quali nó fi trouaua all’ orai

Fireze chi Io auazafie. Dolédofi aduque Lorczo,che amor gtàdiiììmo porta

ua alia pittura,& alla scultura,che nefuoitépinófitrouaflero scultori cel*

bratij&nobiliiCome fi trouauano molti pittori di grandiflimo pgio,&6m^

delibero,come io dilli,di fare una (cuolat&p q(fo chiefe a Domenico Ghitla

dai,che fc in bottega fua hauefle de fuoi giouanj,che inclinati fuflcroa do »

i’inuiaiTc al giardino,douc egli defidcraua di tficrcitargli, & cicarghin ma
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fnicien chs honorafle lui,& la città (aa.La ótic da Domenico gli ft'.ro

uopotrimigiouatìi cisti Ira gii a'.iri '.ii:hclagnolo,&l-' ac. Gcsnaccio.Pe' ;l

cbcaDdijoegUnoa!gUcdino,vitEOuaro3C<.hc j! roir-j;,!:no gtouane eie

Torrigianilaiiora’jadi terra certe ÒgUiC cód. ,che da EriiOrdo gl: era»i& fta

rsdatc-Michelagno’o vedédo qflo,pcr;‘ ulaiione alcune r.e fcceidoiie Loie

loocdédc li belio rpiri IO io rénefemp in molta sspcira!Ìonc,&: egli inanitni

fodopo alcuni giorni ii mille a có trafare con vn pezzo di marmo vna tefta

(he V era d’un Fauno uecchio antico , & grinzo , che era guafta nel nafo , c

Bclia bocca rideutdoue a MichelagnoIc,che nò haueua mai piu tocco mar

monefcarpeglidoccelleiicótrafarlaco*^ bene, che il Mag- neltupitSc uifto

efaefuor’ della antica tefta di Ino fatafia gli haueua trapanato la bocca, & fat

K^li lalingua,& uedere tutti i déti,burlado qlS. cópiaccuolczza.comcera

(uorolitojglidiircscudoueccfti purfapechei uecchi nÓhano mai tutti iden

ti,& lepre qualcuno ne màca loro parue a Micbelagnolo in qlla iéplicità ic-

médo.&amadoqlS. cheglidicelTciUiero: neprimafifuparticojchc fubito

gltroppevndéte,& trapanò la gcgia>di maniera chepareuachegli fulli ca*

duto.&aipettàdocÓdciìdetio il ritorno del Mag. che venuto, & veduto la

scpllcit3,& bota di Michelagnolojfencnrepiud'una volta cótàdolapmira

colo a fuoi amici;& Fano ^ppofiro di aiutare,& fauorire MicheIagDclo,ma5

<io p Lodouico Tuo padre,&gliene chiefe,dicédogli che lo uolcua tenere co

me vn de fuoi figliuoli, fcegù volétieci lo cóceiTej doue d Mag. gli ordinò in

cafafua vna camera, Scio faceuaatcédercdoucdcl cótinuo mangiò alla tauo

bfua coTuoifigliuoli,& altre pfoncdegnejedi nobiltà,che ftauano col Ma
gnibcu,dal quale fu honoratotcqfto fu l’anofcguéteche fi era acconcio con

Domenico che haueua M'chclagnolo da I5.anni,ò ié.& ftettei qtla cafa^-

I

annijchefupcila mortedclMag. Lorézonel 92. Impo in ql tépohebbeda

q\S. Michel agnolo jpuifione,&p aiutare Tuo padre,di v. ducaci ilmc/e,& p
rajiegr?r!ogli diede vn macello pagonaz20,&al padre v no officici dogana;

vero è che tutti qi giouani del giardino erano falai iati, chi anai,& chi poco,

dallaliberahra diql Mag.& ncbilifs. Cittadino,5c da lui ractrcche uilTefuro

nopmiati. Douein qfto tepo cÓfigliatodal Politiano huomo nelleletterc

fingularc MÌchcIagnolo fccei vn pezzo di marmo datogli da ql S.Ia battaglia

di Hcrcole co i Cécauri : che fu tato bella che tal volta p chi ora la confiderà

nó par di,mano digiouanc.ma di maeftro pgiato, et cófuroato negli ftudij t

«pratico in qirartc.Ellaèhoggi in cafàfua tenuta p memoria da Lionardo

luo nipote come cofa rara che cU’è. ilquale Lionardo nó c molti anm che ha

ueuai cafa p memoria di (uo zio,una N. Dona di ballo riiicuo di mano di mì

chclagnoio di marmo alta poco p;u ci’un brac. ncllaquale sedo giouanetto i

I ^ftotépomedcfimovolcdocótrafarc la maniera di Donatello fi porto fi be-

' rccbcpardimafu3,eccettochc vifi vedcpiugraria,dc piudifegno. Quefta

donò Lionardo poi al Duca CofimoMedki,ilquaÌcla tiene p cofa fingiilarif

fima,n5 cflcndoci di fua mano altro baffo riiicuo cheqfto di fcultura . E tor

I Bando ai giardino del Magnifico Lorenzo ; Era il giardino tutto pieno d’an

I

ticaglie, & di eccellenti pitture molto adorno,per bellezza,per ftudio,p pia

I ccreragunate in quel loco, del quale tencua di continuo Michelagnolo le

I

ihiaui , CI molto piu era follecuo che gli altri in tutte le fucaiuoni > Se

con

L



710 TERZA PARTE
con urna fierezza ^empre pronto fi moftraua . Difcgno moiri mcG hcI Car-
mine alle pitture di Mafaccio: doue con tanto giuditio quelle opere ritrae,

ua.cbe ne fiupiuano gli arrefici,& gli altri huomini,di maniera che gli cre-

Tceua Tinuidia infieme col nome. Dicefi che il Tcriigiano contratta fcc«

amicitia,& fcherzando,mofio da inuidia dt uederlo piu honoraio di lui ,&
piu valente nell’artej con tanta fierezza gli percoffed'un pugno il naio,cbe

rotto , tk ftiacciatolo di mala forre lo fegrio per fempre; onde tu bandito di

Eiorctvza il Torrjgiano come s’e detto al troue. morto il Magnifico Lorenzo

Lene torno Michefagnolo a cafa del padre con difpiacere infinito della mot.

te di canto huomoaniico'a tutte le uirtu , doueMicheiagnolo comperò va

gran pezzo di marmo, Sc.feceui dentro vn’Hercole di braccia quattro,chefte

moki anni nel palazzo degli Strozzi, ilquale fu {limato cofa mirabile, & pei

fu mandato l’anno dello alfedio in Francia al Re Francefco,daGiouambaii

ftadellaPalla rDÌcefi-che Piero de Medici che molto tempo haueua pratica»

IO Michelagnolo fendo rimafto herede di Lorenzo (uo padre,mandaua fpef

fo per lui volendo comperare cofeantichedicaniti, Se altri intagli; & una

inuernataebee neuicò in Fiorenza afiaijglifecielaredi neuencl fuocomie

una {latua che fu bellilfimaibonorando Michelagnolo di maniera per Icvir

tufue,che’! padre cominciando auederechsera{limato'fTaigrandi,luriac

fti molto piu honoratamente, che non foleua. FtceperlaChieladi santo

Spirito deila città di Firenze vn Crocififiodilegno,cbefi pofc,&èfoprail

mezzo tondo dello altare maggiore a compiacenza del priore,ilqualcgli die

de comodità di ftar.zeidoiic molte uoltc Icorticando corpi morti per lìudia

re le cofe di r.otcmia,cominciò a dare pertetiione al gra difegno chegl’heb-

be poi, Auuenne che furono cacciati di Fiorenza i Medici,&giapochefcc-

timaoe innanzi Michelagnolo era andato a Bologna,&poi a Venetia tcrac-

dochenongkauuenifie per efiere familiare di caiaqualchecalb Cmftio,

vedendo l’infolentic, &: mal modo di gouerno di pierò de Medici,& non ba

uendo hsuutomVenetiatrattenimentofenetornòaBolegBardoueasuc-

nucogliinconfideracamentedirgratiadi non pigliare vncóirafegno allo en-

trare della porta per ufcir’fuorijCome era aH’hora ordinato per {ofpetto,chc

Meller Gicuanni Bentiuogli uoleuach^forefticri che non haucuanoiltó

trafegnofulTinocondennatiin lire fo. di boiognini; & incorrendo Miche-

lagnolc in tal dilord me, n.c hauendo il modo di pagare fu compallloncuot-

menre ueduio a cafo da Mcfier Giouanfi’ancefco rtlduurandi vno de fcdid

del gouerno: ilquale fattoli contatela cola lo!iberò,& lo cractentieapptcl-

fo di fe piu d’uno anno, & vn di l’Aldoutando condo croio a vedere l’aicha

di sa Domenico fatta,corac fidiflejdaG'Ouan Fifano,ócpoidaraaetltoNiC

colo Dalacca {cultori vecchi. & mancandoci vn’Angelo che teneuavncan-

dclliere , & vn san Petronio figure d’un braccio incirca
,
gli dimando {egli

baflafie l’animo di fargli; rifpofe di fi. coli tartogli dare il marmo gii condul

fe, che fon le miglior figure che ui fieno; gli fecie dare Mctier francclco

Aldourando ducati trenta d’amendue. flette Michelagnolo in Bolognapo

co piu d’uno anno, &: ui latebbe flato piu per iacisfarealla corcelìa dello Al-

dourandi,iIqualcramaua,&pcr il difcgno, & perche piacendoli come to-

fcanolapronuncia dcllcggieredi Michelagnolo, uoicncicriudiuale cofedi
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pmtCjde! Petrarca,& del Boccaccio,& altri Poeti Tofcani.ma perche cono

jitna Micbelagnolo che perdeua tempo,volenti eri lene torno a Fiorenza,

^ifepcr Lorenzo di pierfrancefeo de Medici di marmo vn fan cionannino ,

5:poidreto a vn’alrro marmo lì mede afarc vn Cupido che dotmiua quan-

to unaturale^&lìnito per mezzo di Baìdallarri del Milanefejfu moixroaPier

ftancelco percola belIa,chegiudicacoÌo il medclìmojglidillefecaloraftttf

fifocto terra fono certo che paiferebbe per antico,mandandolo a Roma ac-

foteio in maniera chepareiTi uccchio,& necauerefti raoltopiu,cheauen-

tierlocini. Dicelì che Micbelagnolo l’acconciò di maniera che pareua and-

co.Qcèdd marauigliarfeoe perche haueua ingegno da far quefto, e meglio

.

altri vogliono chc’l ^u!anefeIo portadìa Roma, Se lofotterraffì in vnafiia

TÌgn3,& poi lo vendeflj per amico al Cardinalesan Giorgio ducaci dugen-
iccalcridiconochegliene vendevo chefaceua per il Miiancfe, che fcrilìea

pierfrancesco chcfaceiììdareaMichelagnololcudi trenta dicendo che piu

Jel Cupido non haueua hauuri ingannando il Cardinale Pierfrancefeo >5c

Micbelagnolo; ma intcfo poi da chi haueua ui fto che’l patto era fatto a Fio-

renza tenne modi chefcppeil aero per un fuo mandato, Scfecefiragete del

Milanefcglcbbe a rimetiere,Sc riebbe il Cupidoyilquale venuto nelle mani
li Duca Valeotmo,S: donato da lui alla Marchefanadi Mantoua che lo co

dulie al paefedouehoggi ancor fi uede,queftacofa non palTofenzabiaiìmb

del Card male s.GiorgiOjilqualcnóconofcendo la virtù dcll’cperajche con

fide nella perfercionc>cIie tanto fon buone le moderne quato le antiche pur

cbelìcno eccellenti;cl]endo piu uanitaquelladi coloro che uan’ dietro piu

alnomecbcafatti.chedi queda forte d’huominifeoe-trouato d’ogni tem-

po:cbefanno piu concodcl parere, chedell’cflcre. Impero quella cofadie-

de tanta riputazione a'NFichelagnolo che fu fubito condotto a Roraa,Sc ac--

concio col Cardinalesan Giorgio, doue-ftette vicinoavn’ anno, che come
poco intendente di quefte arti, non fecefarenientcaMichcìagnolo.ln quel

eepovn barbiere del Cardi naie flato pittore che coloriiia a tempera molto

diligentemente,ma non haneuadifegnojfaciofì amico Michclagnolo gli fece

vn cartone d’un san Francefeo che riceae le ftimatc, che fu condotto có i co

lori dal Barbieri in una tauoletca molto diligenccmécetia qual pittura è hog
gl locata in vna prima cappella entrando in Chiefaa-man manca di san Pie-

roaMon cono. Conobbe benepoila virtù di MichelagnOlo Mellcr Iacopo

Galligentirhuorao Romano perfonaingegnofa,chegh-fcce fare vn Cupi-
dodi marmo quanto ilviuo,& apprefio vna figura di vn Bacchodi palmi

dicci che ha una tazza nella iTiadellra,& nella finifira una pelle d’un Tigre,

& un grappolo d’vue,che un Satirino cerca di mangiargliene^ nella|qual fi-

gura li conofce,che egli ha voluto cenere vna certa mtftione di membra ma
tauigliofe;& particolarmente hauerglidato la fucltezzadélla giouencu del

Bilchio ,& la carnofità , & tódtzza della femina :cofa tanto mirabile, che
acllcftatuemoflròcirereecccllentepm d’ogni altro moderno, ilqualefino

libra hauellelauoraro.. Perilchenel fuoftarcaR-omaacqaiilo tantonel

lo ftudio dell’ar te,ch’era colà Icrcdi biIe,-o edcrei penfieri al ci , & la maniera

diffiolejconfacilillìma-facilitadaiaiclercrtatairantocon ifpauenco di que-

ibchi aoa erano.vii a vedere.cofe tali,qaaaco.deg!i.¥fi allcbaone^pecchs le
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cofscheSuecìeaano fatte,pareuaao nulla al paragone delle file,!? quali c«

fcdertaronoalCardinalcdisan Dionigi chiamaro il Cardinale Roaano Fri

zefc, difiderio di lafciar per mezzo di fi taro artefice qualche degna tnerao*

ria di fé in cofi famofa citt3,& gli fc fare vna Piera di marmo cinta tonda, la-

quafefinita fomeffain san Pietro nella cappelladcila Vergine Maria della

febbre net Tempio di Marce. Alla quale opera non penfi mai fculcorc.neartc

ficc raro potere aggiugnere di di legno,ne di gracia , nccon fatica poter’ mai

di finezza
,
pulitezza > e di fttaforare il marmo,ianto con arte,quanto Miche

iagnolo ui fece,pcrchc fi feorge I quella rutto il aalore;5i: il potete dell’attc.

Frale cole belle ui fonooltrai panni diuini fuoi,{iicorge il morto Chrifto,

& non fi penfi alcuno di bellezza di membra, Se d’accitìcio di corpo uedete

Mno ignudo tato ben ricerco di mufcoH,vcne, nerbi, fopra Sodatura di quel

corpoj ne ancora vn morto piu fimile al morto di quello. Q^uiui èdolalli»

tnaariadi tefta, & una concordanza nelle appiccatnre,e congiunture delie

braccia, e in quelle del co rpo,& delle gambe,! polii, & icvenelauorate,che

in uerofi marauiglialo ftiipore,chcmanod’artcficchabbiapotucolìdiuin»

mcntc,& propriamente fare ipochiifimo tempo, coia fi mirabile: che certo

cun miracolo che vn laflo da principio ienza forma nelluna, li ila mai ridot

co a quella pcrfcttioncchcla natura affatica fuol format nelb carne Potei a

Bior’dÌMÌchelagnolo ,& la fatica infieme in quella opera tanto; clic quiui

quello che in altra opera piunonfecetlafcioiliuo nome feri t co attrauerloiii

una cintola che il petto della Noftra Donna foccigne-, naftécio che viigior

noMichelagnolocntrandodrentodouei’èpoftaui trouo gran numero di

foreftieri Lombardi che la lodauano molto: un de quali domando avn di
q

gli chi l’haueua fatta , rifpufc il Gobbo noftro da Milano:M[che!agnoìo ilftc

cheto, Sequafi gii parue ftrano che le fuefotichc fuilino actTibaitea un’al-

tro; una notte ui fi ferro drento,& con vn lumicino hauédo portato glifcar

pegli vi intaglio il fuo nome,& è veramente tale che come a ucrafigut»,&

liua dille vn bellifiìmo spirito.

Bellezza ,C hone^jite »

Ef doglU , cr picuin uiuo mAmo morte,

T)cb come uoi pur fate

Non piangete jì forte,

che anzi tempo njucgtijì damrU .

Et pur' mal’ grado fuo

Hojìro Signore , C/" tuo

Spojò
,figliuole

,

cr padre

Vnicafpofa fita figliuola , cr madre .

La onde egli n’acquiftògrandiilìma fama.Et fc bene aIcuni,aozi coffichc

Bo, dicono che egli habbia fatto la Noftra Donna troppo giouane , noos’ac

corgono, &non sanno egIino,che le perfone vergini fenza eflerecootami-

Bare fi manrenganoj&conferuano l’aria del uifo loro gran tenipo>fcnza al-

cuna macchia, et chegli afflitti comefu Chrifto fanno il contrario f Onde

tal colà accrebbe aOai piu glpiia,6cfania alla virtù fua che tutte ì’al«'redicazi
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•’ifafcritto di Fiorenza d’alcuni amici Tuoi che 7eni(Te, perche no era fuor

dipropoiitOjche di quel marmo,che era nell’opera guafto, ilqaaic 'Pier’So-

derinifatcoGonfelonierca vita all’hora di quella città haueiia hauuto ragio

namenio molte volte di farlo condurre a Lionardo da Vinci,& era allora in

pratica di darlo a roaeftro AndreaConiucci dal Monte san Sauinoeccellen

tefcultore,chccercauadihauerlo;& Michelagnolo quantunque fulTìdifici

Icacauarne una figura intera fenza pezzi, al che fare non baftaua a qucgl’al-

cnTanimo di non finirlo fenza pezzi fatuo che all ui,& ne haueua hauuto de
fiderio molti anniinnanzi , uenuto in Fiorenza tentò di hauerlo.

Era quefto marmo di braccia nouc,nel quale per mala forte vn’mae
ftroSimonedaFiefolehaueua cominciato vn gigante, &fi mal concioert

qucllaoperachelo haueua bucato fra le gambe, & tutto mal condotto, &
(lorptatordi modo chegli operai di santa Maria del Fiore,che fopra tal cofa

erano, fenza curar’ di finirlo , l’haueuano pofto in abandono ,
& già molti

inni era coli fiato , Se era tutta uia per iftarc . Squadrollo Michelagn'olo di

nuouo,&cfaminandopoterfi unaragioneuolefiguradiqucrfafiocauarc

&accomodandoficon rattitudinc al faffo ch’era rimafio ftorpiato demac-
ftroSimonc,fi rifolfe di chiederlo agli operai , Se al Sederini, da i quali per

cofa inutile gli fu conceduto,penfando che ogni cofa che fe nefaccflejfùfTe

migliore chelo cflere nei quale allora fi rittouaua: perche nefpezato, ne ià

quel modo concio.utilealcunoallafabrica non faceua. Laonde Michela-

gnOlo fatto un modello di cera finfe in quello,per la infègna del palazzo vn
Dauitgiouane, con una frombola in mano. Acciochefi come egli haueua

difefo il Tuo popolo, Se goucrnatolo con giu ftizia,coli chi goijernaua queU
lacittàdoueflcanimoramemedifendcrla,& g1uftamentegoiiernarla:& lo

coraincionell’opera di santa Mariadel Fiore, nella quale fece una turata fra

maro,&tauole,&ilmarmocircondato,& quello di continuo lauorando

fenza che nelfuno il uedefle a vltima perfettione lo condulTe . Era il marmo
giadamaefiroSimoneftorpiato,& guafio,enon era in alcuni luoghi tanto

chcalla volontà di Michelagnolo baftalle,per quel che ballerebbe voluto f*

re egli fece che rimafero in efio delle ptimefcarpcUacedi maeftro Simone »

nella eftremità del marmo,delle quali ancora Tene vede alcuna .Et certo fa

miracolo quello di Michelagnolo far rifucirare uno che era morto. Eraque
fta ftatua quando finita fu,ridotta in tal termine che varie furono le difputc

cheli fecero per condurla in piarzade Signori. Perche Giuliano da s.Gallo,

& Antonio luo fratello fecero vn caftello di legname fortifiìmo,& quella fi-

guraconi canapifolpeferoaquelloacciochefcotcndofinon li troncallèaa

liuenille crollandofi fempre,& con le traui per terra piane con argani la ti

rorono. Se lamilleroin opera . Fece vn cappio a! canapo che tcneuafbfpefa

lafigurafacilifiimoafcorrcrc, Se ftringeua quanto il pelo l’agrauaua chec
cofabcllitIim3,òc ingegnofachc l’ho nel nofiro libro difegnato di man sua,

cheè mirabilc,ficuro,& forte per legar’ pefi . Nacque in quefto racncre,che

tiftolo fu Pier’ Soderini,iiquale piaciutogli affai,& in quei mentre che lo ri-

toccauain certi luoghi: difie a Michelagnolo, chegli pareua, che il nafodi

quella figura fuflìgeoflo, Michelagnolo accortofi cha era fotto al giga t te il

Ganialonierij&che la uifia non lo lafciaua feorgere il nero per fatislailo fall

Titt
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m lui pontc,chceca.'i£caBto alkfpailej&prclbKicheiagnolo C05 prefi^zzi

vno Icarpello nella man manca con vn poco di poiucrc-dj manco , che

era fopra le tauole dei ponte, & cominciato alenare kggieri conlilcai

pcgli lafciaua cadere a poco a poco la poluere ne-toccòilnafoda quel che

cra,poi guardato a bado ai Gonfaloniecj,che ftaua a vedere dilTe guardatelo

ora: a me mi piace piu dille il Gonfalonieri giihatiecedatoiauiia-cohrcclè

wichelagno!o,& Io haucre contento quel signore che fece rile dafe, Miche

lagnolo hauendo compalfione a coloro che per parere d’inienderlì ncn fan

no quel che fi dicano, & egli quando ella fu murata, definita la dilcoperfc,

& veramente che quella operaa tolto il grido a cutccle ftatue modccnc,&

antiche,ògrcche,ò latine che elio fi Riflcro,& fi può dire che nel Martorio

di Roma ne il Teucre,ò d Njlp4.tBelu£dere,òig^anti'dimoBieCaualloi<

fian..fimiii in conto alcuno,con tanta milura, de bellezza, de con tanca bon*

talafiniMichelag. Perche in elFa fono cócorni di gàbc bdlillìmc,dc appicca

turcj’efuel rezza di bachi diuiue;ne ma-piii feneduto vn pelamelo li dolce ne

f
ratia che tal cofa pateggi,ne piedi,ne n)àni,nc celta che augni fuo mebrodi

ótàd’arrificio.dc di parità,nedidilcgnos'accordi taro, de certo chi. uedcq?

fta no deecurarfi divedete ahraopa di iculiuraiatcauc inoltri icpi ,ò negli

airrida qua] fi vo.gIiaarcefice.N’hebbeMÌchelag.da Piet Sederini pfua roet

cede feudi 400.& fu rizzata l’anno 1,504» de p la fimachr p qrto acquifto nel

lafcuitura fece al fopradecto Gonfalonieri vn Dame di bronzo belliilimo,jt

quale egli mando in Francia,& ancora in quello tempo abbozzo,denotili*

ni due tondi di marmo vno aTaddeoTaddei,hoggiin cafa lua, &a Bario*

lomeo Pitti ne comincio vn’altro: ilquale da fra Miniato Putidi monte Oli

uetOjintendcntc
,
e raro nella Cofmogcfifìajdf inmolte Icien de. Se panico

larniente nella pittura, fu donata 3 Luigi Guicciardini ehegl’cra gride ami

co. Le quali opere furono tenute egregie,& mirabili, dcinquelloreropoan

cora abbozzo vnaftaiuadi mai modilan Matteo nelì’opera di santa Maria

dei Fiorejlaquaìe llatua coli abbozzata moftrala fua pertetticne,& infegnia

agli scultori in che maniera fi canapo le figure de marmi lenza che venght-

no llorpiaiepcr potere ferapre guadagnare col giudicio leucndodelmar-

mo,8c hauerui da poterli ri trarre,& mutare qualcofa come accade le bifo-

gnallì . Fece ancora di bronzo vna n offra Donna in- vn- tondo che lo getto

di bronzea requifìtione di certi mercatanti Fiàhdrcfi de Mofcheronj,peilo

ne nobililfime ne paefi loro,che pagatogli fcudicento kraandalìeroinfii-

dra .Venne uolonta ad Agnolo Doni Cittadino Fiorentino amico lucali co

me quello chcmolto fidilcttaua hauercofe beile c-ofi d’antichi tome di mo
derni, artefici d’haucre alcuna cola di Michelagnolo; perche gli commoo
vn tondo di pittura, deniroui vna no lira Donna, laqualeinginòchiata eoo

amendin le gambe,ha in lui le braccia un putto, & porgelo aGiufeppo che

lo riceuc. Doue Michelagnolofaconolcerc nello iuoltare della tciiadcila

madre di Chrilho, & nel teneregli occhi fiifi nella lommaheìlezza del figli-

uolo laraarauigliofa fua contfntezza,& io affetto de! farne par tea quel lan

ti 'limo vecc.hiv>,ilquale Con pari amore tenerezza, de reueienzalo pighaco-

nit beniilimo fifcorgenel uolio luo fcnzamoiio conlult ratio. Nc fwlk/i

do quwiloa Michelagnolo permoftrare maggiuimciuei'arttluacliefegfa-
^ o A
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;fecc nel campo di quefta opera molti ignudi appoggiati , ritti , ^ a

jycrc,& con tanta diligenza, £v pulitezza Isuoro quella opera che certame

tedellcfoepitturein tauola, ancora che poche fieno,è tenuta la piu finita,

4:la piu bella operajche fi truoui .'Finita che ella fu la mando a ca fa Agno-

lo coperta per vn mandato in fierae con vna poliza, & chiedeua lat n ta du
cacipcrfuopagamenco. Paruc rtrano ad Agnolo, cheeraafl'egnata petfo-

M,{^derc tanto m vnapitcurajfebenee’conofceile chepiuualefie, &dif
fcal mandato che baftauano quaranta,& gliene diede: onde Michelagnolo

gli rimando indietro,mandandogli a dire,che cento ducati, o la pittura gli

liioandaile indietro . Per il che Agnolo a cui l’opera piaceaa dille io gli da-

ròqaei 70. & egitnon fu contento anziperlapocatcded’AgnoIone uolle

jUoppio di quel chela prima volta ne haucuachìefto: perche le Agnolo vo
Ifelapittura, tu forzato mandargli 140. Auuenneche dipignendo Lionar-

dotta Vinci pittore rariflìmo nella fala grande del Configlio, come nella vi

afua enarrato. Piero Sederini ali’hora Gonfaloniere per la gran virtù che

^lividdein Michelagnologli fece allegagione d’una patte di quella faia;

ondefucagionecheeglifacelle a concorrenza di Lionardo l’altra facciata,

Dfllaqualc egli prefe per fubietto laguerradiPifa. Perii che Michelagnolo

bebbe una danza nello Spedale de Tintori a santo Onofrio,&quiui cornili

ao un grandiilimo carione,ne però voife mai,che altri lo uedefle . Et lo em
piedi ignudi che bagnandoti p lo caldo nel fiume d’amo in c|Ìio dante fida

iiiaracme nel capo fingédo chegli inimici li aflalitlero , Se mentre che fuor

ddle acque vfeiuano p veftitfi i tolda ti fi vedeua dalle diuine mani di Miche

lagnolochi affretcarcloarmarfip dare aiuto a compagni,al tri affibbiarfiìa

corazza,3c molti metterti altrearmi in dotIo,& infiniti combattendo a ca*

Hallo cominciare la zaffa. Eraui fra Tal tre figure vn vecchio che hauenain

tetta per tarfi ombra una grillanda di ellerajilqualepoftofi a federe, per met

ferii lecalze , & non poteuano entrargli per haiier le gambe umide dell’ ac-

qua,&fencendo il curauìco defoldati,&: le grida , Se i romori de tamburini

ajfrettando tiraua per forza vna calza . Etoltiache tutti i raulcoli , Se. nerui

della figura fi vedeuano , fàceua vno ftorciméco di bocca p ilquale dime tira

uaallai,quàntoe’patiua.& che egli fi adoperauafin alle punte de piedi

.

Eranui tamburini ancora,&figurechecojpanni auuolti ignudi correua-

noucrlola baruffa.òcdi ftrauaganti attitudini fi tcorgeua, chi ritto, chi gi-

nocchioni ò picgatOjO tofpefo a giacere,& in aria at tacchaci có ifcorti difhci

li.V’eranoacora molte figure aggruppate,&in uarie maniere abbozzate chi

contornato di carbonc,chi difegnato di tratti,òcchi sfumato, con biacca

lumeggiati udendo egli moflrarequantofapetlein talcptofelTione. Perii

cliefìiartefici,ftupiti,& ammirati rettorono, vedendo l'ettremicà dell’arte

in tal catta per Michelagnolo rooftrata loro.onde veduto li diuine figurCjdi

cotoalcunichele uiddero di ma tua,&d’aitri ancora non etieremai piu ve

duco cofa che delladiuinità dell’arte nell'uno altro ingegno polla arnuaria

mai. Et certamente, e da credere pcrciochedapoi che fu finito, & portato

allalaladci Papa con gran romorcdcll’arte,& grandiiiinia gloria di Michc-

lagnolo tutti coloro chela quelcactoneftudi?.rono, 5c ta! cofa dtfegnato-

aojcomc poi fi feguito molti anni in Fiorenza per foreftieri.cc per terrazzi-
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nidiuéraronopionein tale arte ecccomevedemo poi chein tale cartone fta

dioAriftotilcdas.GalioamicofuojRidolKiGhiriàdaiOjRaf&elSatiodaVc

b;no,Franc,Graoaccio,BaccioBaclinelh»&AlonfoBenigetraSpagDuob»{«

guitò AndreadclSarco>i! FràciaBigio,Iacopo Sàfouino,ilKolIo,MamnDo^

Lorézeao,el Tribolo ail'hora fìciulìo,Iacopo da Bùrormo, & Pierin del Va
ga,i quali t urti ottimi raacftriFiorétini furono, pikhecirendoqftocartoùc

diuétato vno ftudio cl’artefìci,fu códotto in cafa Medici nella fata gride dito

pra,&: tal cofa fu cagione che egli troppo a fecurta nelle mani degli artefici,

fìi mefTo.pchenellainfermitàdcl DucaGiuliano tnentrenelTuno badauaa

tal cola fu come s’è detto alcroue ftracciato,& in molti pezzi diuifo, tal chci

molti luoghifenefpartOjComeneSno fede alcuni pezzi che fiueggono ao

cora i Màroua i cafa di M.V berte Strozzi gétil’huorao Marouano,i quali cÓ

riuercza gride so tenuti.&certoche avedetecfonpiu tofto cofa diuina che

humana.Era talmente la fama di Michelagnolo pia Pietà fetta per ilGigan

te di Fiorenza,& per il cartone nota,che ellendo venuto l’anno 1503. la mot

te di Papa Aleflandro vi.& creato Giulio fccondo,che ail’hora Michclagno

loeradianni ventinoue incirca, fu chiamato congranfuofauoreda Giu

lio n. per fargli fare la fepoltura fua,& per Tuo viatico gli fu pagato feudi ce.

to da Tuoi oratori. Douecondottofia Roma paflb molti meli innanzi, che

gli faceffi mettere mano acofaalcùa.finaImétcfi rifoluette,aun difegno,chc

haucua fatto per tal fepoltura,ottimo teftimonio della virtù di Michclagno

lo,che di bej!czza,5c di ruperbia,& di grande ornamento, ricchezza di fta

tuepadauaogni antica»& imperiale fepokura. Onde crefeiuto lo animo a

Papa Giulio flt cagione che firiloluca mettere mano a rifece di nuouo la

Chiefa di s.Piero di Roma p mettercela dréto,come s’è detto altroue. cofiMÌ

chelag.fì mifle allauoro cógradcaio:&p dargli principio,andoaCarrsraa

cauare tutti i marmi cÓduafuoigarzoni,& inFiorézada AlamanoSaluiaii

hebbeaql conto feudi millejdouecófuino in que mòti otto mefiseniaaltri

danari ò jpuifioni,doue hebbe molti capricci di fare in qliecaue plafciar’mc

moria di fejComegiahaueuano fatto gli antichi.ftatuegradiinuicato da que

maffi; fcp 1 to poi la quàti tà de marmi,& fattoli caricare alla marina,& di poi

códotti a Roma empierono la mctàdclla piazza di s. Piero intornoasataCa

terina,&ffa la Chicfajel corridore che ua a Cartello nel qual luogo Michela

gnolo haueua fatto la ftazadalauorarlcfìgure,& ilrefto della sepoltura, &
pchecomodaméte poterti uenirc a vedere lauorarc il Pp. haueua fette fere

vnpótc leuatoio dal corridorealla ftàza,&pcio molto femigliarefcl’erafetto

che col tépoqftifauon gli dettone gran no’aj& pfecnticnej&gligencrnto

no molta luidia fragli artefici fuoi. diqft’opacóduflcMichclag. uiucrcGia

]io,e dopo la morte iua 4.ftatuefinite,& 8.abbozzate,comefi diraalfuoloo

go,& pche qfta opa fu ordinata c6 gràdifsi. inuézione qui di fotte narrere-

mo l’ordine che egli piglio. Et pchc ella donefiimoftrare maggior gradezz»

volle che ella fulÈ ifolata da poterla ui dere da tutta4.iefeccie,chcinriafai

naerap un uerlò bfac.u,& p l’alt re due brac. jS. tato chela jpportioBccrai

quadro, e mez zo haueua vn ordine di nicchie di ftiori a roi no a tornolcqo»

li erano trame z are da termini veft ir» dai meze in lu,chccólatefta ttntuaoo

la prima cornice,& culaio termine có lti‘ana,6: bizarra actuudinciia legato

va
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fnprigioneignudojilqualpolauacoi piedi 1 un rifalco d'ùbafarnéro.qftipri

£1001 etano cucce le jpuiDciefoggiogate da qfto Póceficc,& fatte obediccc al

bCbiefa ApoftoiiCàjCt altre ftatue diuerfe pur legate erano cucce le virtu,ct

sncigcgnofe,ch€ moftrauào eller’fbccopoftcalla morte nò meno che fi fuflì

^iPóccficechefibonorataméceleadopaua.fu caci delia prima cornice anda

»a4.figuregradijia Vicaattiua,&:laCótéplatiua,&: s. Pau!o,et Moife. Afcc

^aTopafopra la cornice 1 gradi diminuédo corun fregio difterie di brózo

tcóalcrefìgure,epucti,&ornaroétia torno, Òcfopra era p fine i.figure.chc

joa erail Cielo che ridcdo fbftcneua l filile fpallevna bara Ifiemccó Cibale

Peadel!aterra,parcuachefidoIclììcheellarimanelTìal módopriua d’ogni

firtu p la mortedi qfto huomo,&:il Ciclo pareua che rideffi che l’aia Tua era

pallata alla gloria celcfte,era accomodato che s’écraua,& ufciua p le teftedcl

la quadratura deil’opa nel mezzo delle nicchie, & drérocra caminàdo aufb

di Tepio in forma ouaic,ncl quale haucua nel mezzo la calIa,douehaueua a

porli il corpo morto di qi Pp.& finalméte ui andaua in tutta qft’opa 40. fta«

tue di marmo sézarahre ftorie pu tti,& ornaméti,& tacce intagliale le corni

ti,& gli altri mébridcll’opa d’Architec!ura,& ordino Michelag. p piu fati

litàchcuna parte de marmigiifufiìn portati a Fioréza. doueegli difegnaua

taluolcafarui la ftate p fuggire la mala aria di R.om3,doue in piu pezzi ne c6

dulie di qft’opa una faccia di tutto puco,& di fuo mano fini in Roma i.pri«

gtoniafattocoladiuinaj&alcreftatuechcnófemai uifto meglio, che nò fi

mellono aktiméti in opa,chc furono da lui donati detti prigioni al S.Rubec

to Strozi,p trouarfi Michelag. malato m cafa fuaxhe furono madati poi a do
nate al Re Frac, e quali fono hoggi a Ceuan’ 1 Fracia,& otto ftacue abozzò i

xoma pariméccjct a Fiorcza ne abozzò j-e fini vnaVittoria có un prigió fotto

qualfono hoggi applfo del Duca Colìmo ftati donati da Lionardo fuo nipo

tcasuaEcc. chela Vittoria l’ha meda nella fala gride del fuopalazzo,dipin

{adalVafari.finiiÌMo]fedi$. brac. di marmo, allaqualeftatua nò saramai

co/a moderna alcuna che polla arriuare di bellczza,et delle antiche acora fi

può dire il medefimOjauuéga cheeglicÒgrauiflì. attitudine fcdédo,pofa vn

braccio ifulletauole che egli tiene cóvna manOjecÓl’altrafi tiènela barba,

bquale nel marmo fucllaca,e luga e códotta di forte,che icapegli,doue ha ri

fadificultàla/culturajSÓ códotcifottiliilìmamétcpiumofi,morbidi, et sfilati

d’una maDÌera,che paccipoflìbile che il ferro fia diuéiato penelio:& in olc^€

glia bellezza della facciache ha cerco aria di uero saco,&rcrribilifs.PrinC!pc,

pare che mérre lo guardi habbiauoglia di chiedergli il velo p coprigli iafac

eia,tato sp!édida,e tato lucida appare altrui.& ha fi bene ritratto nel marmo
la diuinità che Dio haueua meftu nel saniiifi. uolco di q!io,o] tre che ui fono

ipani ftraforati,& finiti có bcllillì. girar di lébi. &lcbracciadi mufcohjcle

mane di oflatare,et nerui fono a lita bellezza,5c pfeitiuoe códot te,& le ga«

beapptlo,&legÌDOCchia,&i piedi fottodi fi fatti calzari accomodati, &ciÌ
Dico ralméteognilauorofuoicheMoifepuopiiioggi che mai thtamarfi ami
co di DÌO,poi che iato ìnnizi agli altri ha voluto mettere ifiemc,i<c pparargli

il corpo p la fila rcfiurrezione,plc mani di Mii.Ue!ag.ò: feguitinp gii Fiebrei

<31 andare,come fano ogni fab ito, a schiera , & maichi , & feminc , come gli!

ftorDÌav3fitailo,bcadoi:arIo:chcn5colahumana,ma diurna tuiorcranno.

coue
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doue finalmente peruenneallo accordo,&fiiiedj quella opera, laqualcdd

]c quattro parti Tene muro poi in san Piero in Vincola vna deile mÌDon.d!-

celì che mentre che M:chelagnolo fàceua quella opera, uenneaRJpa rotto

il rcftantc de marmi perdetta fepoltaca che erano rimafttaCarrara, e quali

fur fatti condurre cogl’altri fopra la piazza di san Pietro,& pctchebtfogna-

U3 pagarliachigUhaueua condottiiando Micheiagnolo come era bino

al Papa; ma hauendo Tua Santità in quel di cofachegli importauaperlcco-

fèdi Bologna, tornò a cafà, & pagò di fuo detti marmi pelando hauernclot

dine fubito da Tua Santità ‘Tornò un’altro giorno per parlarne al Papa,&

trouato dificultà a cn trare,perche vn Palafreniere gli di deche hauelli pane

tia,chc haueuacomraelTìonedinon metterlo drente: Fu detto da vn Vc-

fcouoal Palafreniere, tu non conofei forfè quello huomo .Troppo ben’ lo

conolco dille il pa!afrenieri:ma io fon qui per tar’q uel chero’ècommclToda

miei ruperiori,& da! Papa, dispiacque quello atto a Micheiagnolo, & paren

dogli il contrario di quello che haueua prouato innanzi, sdegnato rifpolc

al Palafrenieri del Papa,cheg!i dicellì che da qui innanzi quando locercaua

sua Santità elTere ito aìtroue,& tornato allallanzaaduchoredi notteraoa*

to in fu! le polle lafcia.ndo a due ferihtori,che uendeilìno tutte le cofedi cala

a i giudei,& lo fegui tallero a Fiorenza dotte egli s’era auuiato . Et acriuato a

Poggibonzi luogo fu! Fiorentino ficuro lì fermo, ne andò guari checinque

corrieri atriuorono con le lettere del Papa per menarlo indietro ,chencp

preghi,ne per la lettera cheglicomandaua che tornallea Rema fotto pena

della lua dilgratia^al che fare non volle intédere niente-: mai priegiti decer

rieri finalmente !o fuolfonoafcriuere due parole in tifpollaalua Santità,

che gli perdonaffi^che non era per tornare piu alla prefentia raa,poiclicl’lia

ueua fatto cacciare via comevn triftoj&chclafuafedelleruitu non merita

ua quefto,& che il proiiedelTi altroiie di chi lo feruilTì . A trillato Michela-

gnoloa Fiorézaattefea finirein tre meli che ni flette il cartone della fala gii

de,che Pier Sederini Gonfilonieredcfiderauachelo mctteflì in opera. Im-

pero véne alla Signoria in ql répo tre brcui che douellino rimandare Miche

ìagnolo a Rom3:p ilche egli veduto qfta furia ‘del Papa dubitando di lui hcb

be,fecondo che fi dice, voglia di andatfenetn Goftitinopoli afcruiteilTur

choper mezzo di certi frati di san Ftancefco.che defiderauahaucrloper&«

re'vn poncechepallaflìdaGollancinopoli a Pera:pure perfuafo da Pier' Se-

derini allo andare a trouaretl Papa,ancor che non uoiefsi come perfonapa

blica per asficurarlo con titolo d’Imbalciadore delia ci età, finalmente lo rac

comando a! Cardinale Sederini fuo fratello , che lointroducesfi al Papa, lo

inuio a Bologna doue era gladi Roma venuto fila Santità . dicefi ancoraia

altro modo quella Tua partita di Rofna,cheil Papafisdegnasficon Michela

gnoloiilquaienon uolcualafciar vedere nelluna delle fuecofe, &chehauc

do sofpecto de Tuoi dubitando come fu piu d'uiiavolca,cheuedde quel che

facctucraueftitoacertcoccafioni.chc Micheiagnolo non era in c?fa,oal la

uoro,& perche corrompendo una iioltai fuo garzoni con danari per entra-

re a uedere fa cappella di Siilo fuo zio, che gli fc dipignere come fi dillepoco

co innanzi,ScchenafcoftofiMichelag. una volta pche egli dubitauadehradi

métodcgirzoni, tirò c6 tauoleneU’écrare il Papaia cappella,che cópesiJo
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lo kce tornare fùoraa furia. Batta che ò oelluno modo ó nellalcrc,

f^lihcbbc sdegno col Papa, & poipaura.chefegli hebbealciiar dinanzuco

ìjitmatoin Bologn3,iie prima trattoli gli ftiualichefuda fàrnigliaridel Pa

^condptroda sua Santità, che era nel palazzo de lcdici>accompagnato da

TooVcfcouodel Cardinale Sederini, perche elleodo malato il Cardinale

lon potè andargli arri nati dinanzi al Papa inginocchiatoli Michclagno-

lo.loguardosua Santità a trauerlo,(Sc comesdegnato,egli dille, in cambio

ivenire tu a trouare noi, tu hai aspettato,che venghiamo a trouar te ?

wlcndoinfctirc che Bolognaèpiu vicina aFiorenzacheRoma. Michcla-

piolocon le mani cortere,5c a voce al tagli chicrchumilmen te perdona feu

iindolichequcl che haucua fatto erattaropcrisdegno non potendo foppoc

ured’eflere cacciato cofi uia.Sc che hauédo errato di nuouo gli perdonali!

.

HVefcoiiochehaueuaal Pp.ofFcrtoMichelag.lculandoIq dicena a sua Santi

tàjchetalihuomini fono ignorati ti,& che da quell’ arre infuoca non valeua

noin.altrOj&che volentieri gli perdonalILai Papa venne coIloraj& con vna

iiiazza,che banca rifruftoil velcouo dicendogluignorare Tei tu che gli di vii

lafiia,the non gliene dician noi. colì-dal Palafrenieri fu Ipinto fuori il Vefeo

aocon frugoni;& partito, 5cil Pp. sfogatola collora fopra di lui ,
benedi Mi

diclagnolodlqualecon doni,& fperanzefu trattenutoin Bologna tato, che

loaSan titàgli ordino che doueslì fare vna ftatua di bronzo a lìmilitudine

di Papa Giulioscinque braccia <faltezzamella quale usò arte bcllisfima nella

attitudine r-pcrche nel tutto haueamaettà,& grandezza,& ne panni mottra

aartcchezz3,& magnificenza,& neluiloanimo,forza,pronte2za,& terribi

lira. QacftafiipoftainvnanicchiafopraiaportadisanPetronio. Dicefii

che mentre MÌchelagnolp !alauoraua,ui capito il Francia Oreficc,& pittore

eccellcntisfimoperuoledavederejhauendotantofentifo deilelodi,&^el-

\ahraadilai,& déileoperefue,& non haue.udone vedute alcuna. Furono

adun<)ue metti mtzzani.perche vedette quella,& n’hebbeg-ratia.Ondeveg-

grado egli rartificio.di Micheiagiioioftupi.perilche fu da lui dimandato

elicgli paerua di quella figura, rifpofe il Francia che era un beiliiUmo getto

& una bella materia . la dmie patendo a Mieli elagnolo che egli ha utili loda

10 piu il bronzo che l’artifizio, dille. Io ho quel mede fimo obligo a PapaGm
Ilo che me l’ha dara,che voi agli spetiali che vi danno i colori per dipiguere;

& con collora in prclenzadi quegentiPh uomini ditte che egli' era vn .gof-

fo.&diqueftopropofitoraeder!mo uenendogli innanzi un figliuolo del

Francia fu decco,che era molto bel g(oiianetto,gli ditte; tuo padre fa piu bel

lefignreuiuechedipinte.Fra i medefirai gentil huoraini fu uno non lochi,

cliedimando a Michelagnolo qual credeua che fusli maggiore, ò la ftaiua

di quei Papa.o un pardi Bo,S: eirilpore,rpcondo che Buoi, fedi quelli Bolo

gncG oh,fenz,5 dubio fon minori i nottri da Fiorenza . códullc Michelagno
lo quella llatua finita di terra innanzi che’l Papaparrillìdi Bologna per Ro
ina,& andato fui Santitàauedere-nelapeuachefeglipotreuelb man fini-

ftraaizandoladcftraconvnatcofierochci Papa dimando s’c'.!.id.iuala,be

Beditioncòlamaladitione. Rifpofe Michtlagnojo che l’anoucziauail po-

polo d; Bologna,perche lutti fauioj&r richictto lu a Santità.di pé rere, le do*
»es(ì porte vn libro nella finiilra,gUdiih:,meitiui vna spada, chcioxicn so
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lettere. Lafcio il Papaia fulbanco di M. Anconmariada Ugnano (cadi mtl

Icperfifiirla.laqualefu poi pofta nel finedi Cedici mcfi.chepsnoa condurla,

nel fiontespicio dellaChie(a di san Petronio nella facciata dinanzi,come fi è

detto.etdeìla fila grandezza s’è detto, cjtiefta ftatuafarouinatada Bentiao

gli, el bronzo di ^lla uenduto al Daca Àlphonfo di Ferrara che nc fece tm
artiglieria chiamata la GiuIia>saluo la tefta laqualc fi troua nella fuagoatda

roba. Mentre che’l Papa sen’era tornato a Roma,et che Michclagnolo haoe

ua condotto quella (tatua nella aflentia di Michclagnolo. Bramante amico,

ctparentedi Raffaello da Vrbino,er per quello rifpeito poco amico diMi-

che!agno!o,iiedédoche il Papa lauoriua,etingrandiuaropercchcfaccna(ii

scoltura,andaron penfando di leuargli dell’animo,che tornando Michela-

gnolo.fua Santità nonfacefsi attendere a finire la fepol tura fua,dicédo che

pareuavnoaffrettarfi la morte,et augurio cattiuo,ilfarfiin vita il fepolcro;

Etlopetfuafonoafarchenelritornodi Michel agnolofua Santità per me-

moria di Siftofuoziogli douefii far dipignercla volta della cappella, che

egli haucua fatta in palazzo, et in qiiefto modo parcua a Bramante, et alm

emuli di Michelagnolo di ritrarlo dalla fcoltura ouc lo vedeua perfetto, &
metterlo in difperationc,pen(ando col farlo dipignere- che douclli fare per

non haucrc (perimento ne colori a ftefcOjOperamen lodata, & che fiouclfj

riufcice da meno che Raffaello,& cafo pure che è riufeiffi il farlo , elficefli.

sdegnare per ogni modo col pap2,douene hauelfi a (eguire,o nell’uno mo-

do,o nell’altro i’m tento loro di Icuarfclo dinanzi . Con ritornato Michela-

gnolo a Roma & (landò in propofito il Papa di non finire per all’horalafua

fcpoltura,lo ricerco che dipigneilì la uol ta della cappella, ilche Michclagno

Io cfiedefideraua finire la sepoltura,& parendogli la uoltadi quella capp«l

la lauor grande,& dificile,& confidcrandolapoca prattcafuanecolori,cer

co con ogni via di fcaricarfi quello pelò da dolio, mettendo per ciò innanzi

Raffaello . Ma tanto quanto piu ricufaua,tancomaggior’uoglianc crefcc-

ua al Papa impetuofo nelle fue iraprele,& per arrosto di nuouo dagli emuli

di MicheiagnoIo,& ftimolato,efpetialmcn te da Bramante, che quafi ilPa-

pa che era (ubico fi fu per adirare con Michelagnolo . La douc uifto che per-

feueraua (ua Santità in quefto fi rifolue a farla,& a Bramante comando il Pa

pa chefaceffi per poterla dipignerei! palco : doue lo fece impiccato tutto fo-

pra canapijbacando la volta; fiche da Michelagnolo uifto dimando Braman

te,comeeg!i hauea a fare,finito che haucadi dipigoerla , a riturare i buchi :

ilqualcdiffee’ ui fi pcnferapoi,Scchc non fi poteua fare altrimenti. Conob

be Michclagnolo che ò Bramante in quefto valeuapocojò che egl’etapoco

aroico>fic lene andò dal Papa,& gli di(!e,che quel ponce non ftaua bene, &
che Bramante no Phaueuafaputofarcrilqualcgli rifpofeinprefentia di Bra

mate che lo face(fi a modo fuo.Cofi ordino di farlo (oprai(orgozoni chenó

toccallì il murojche fu il modo che ha infegnato poi,6r a Bramante,& agliai

tri di arroarelevolte,Sciare roolcebuoneopeie. Doueegli fece auanzarca

vn pouero buomo legnaiuolo,che Io rifece ranco di canapi, che vcudutogli

auanzo la dote per una fu a figliuola donandogliene wichelagnolo.per il che

meffo mano a farei cartoni di detta uolta, doue voHc ancora il Papa cheli

guaftafti le facciate che haucuanogia dipinto al tempo di Siftoimaeftn/o-
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jiaoàallùi,& fermò che per tutto il cofto di quefta opera haueili quindici

Olla ducati,ilquale prezzo fu fatto per Giuliano da fan Gallo.pcr ilchc sfor-

jatoMichelagnolo daltagrandezzadallaimprefaarifolaerfidiuoiere piglia

(eaiuto,&maDdatoaFÌorcnzaperhuomini,& deliberato moftrare in tal

ota che quei che prima v’haueuano dipmro,doueuano edere prigioni del-

Icbtiche iuejvolfe ancora moftrare agli artefici moderni come fi difegna,&

ipigne.Laondeilfuggetto della cofa lo Ipinfc a andare tanto alto, per la

f3ma,& perla raIucedeirarce,chccomincio,&finii cartoni,& quella volen

do poi colorire a frefcOj&non hauendo fatto piu,venero da Fiorenza in Ro
jna alcuni amici fuoi pictori,perche a tal colagli porgelTcro aiuto, & ancora

pcruedereil modo del lauorare afrelco da loro,nel qual v’erano alcuni pra

tichi,frai quali furono il GranaccÌQ,Gialian Bugiardini, Iacopo di Sandro

,

lindaco vecchio. Agnolo di Domenico, 6c AriftotiIc,3c dato principio al*

l’opera, fece loro cominciare alcune cole per faggio. Ma veduto le fati»

che loro molto lontane dal deUdeno fuo,& non fodisfacendogli, una matti

nalìrilblfe gettare a terra ogni colà chehaueuano fatto . Et rinchiulofi nel-

la cappella non uolfemai aprir’ loro , ne manco in cafa,doue era, da eill fi la-

fcio uedere . Et coli da la beffajlaqualepareua loro,che troppo duiaire,prefc

rop3rtito,& con uergogna fene tornarono a Fiorenza.laonde Michelagno

lo preio ordine di far da fe tu ttaquellaoperaa bonifllmo termine la ridulle,

coDOgni lòllecitudine di fatica,& di (Indio; ne mai fi lafciaua vedere per nó
darccagioncjche tal cofas’hauelleamoftrate. Onde negli animi delle gen-

ti nafceiiaogni di maggior’ defideno di vederla. Era Papa Giulio molto dc-

fideroro di uedere le imprefe chec’faceua,per ilche di quella che gli eia na-

fcolà,venne in grandillìmo defiderio.Onde uolfe vn giorno andare a veder

la,& non gli tu aperto,che Michelagnolononhauerebbe uolutomoftratla.

Per la qual cofa nacque ildifordinejcoraes’e ragionato,che s’hebhe a parti»

re diRoma,non volendo moftrarla al Papa.che fecondo cheiointefi daini

per chiarir quello dabbio,quando è ne fii condotta il terzo, la gli comincio

aleuarecertemufie traendo tramócano vnainuernata. ciò fu cagione, che

lacalcedi Roma per edere bianca fatta ditreuerino nonfeccacofiprello,

& mefcolatacon la pozzolana cheèdi color’ tanè, fa una racftica feura, &
quando l’èliquida,aquofà,& che’l muro è bagnato bene.fiorisce spello nel

fcccarfi,doucchc in molti luoghi l'putaua quello falfo humore fiorito; ma
col tempo l’aria lo confumaua.era di qfta colàdifperato MÌchelagnolo,ne vo

IcuafeguicarepiUj&fcufandoficolPapa.chequellauoro non gli riufeiua,

d mandò sua Santità Giuliano da san Galio,che dettogli da che veniua Udì

fctiojloconfortòafeguitarej&glimfegnoaleuarelemuffe. Ladoue con-

dottola fino alla metà, il Papa che v’era poi andato a uedere alcune uolte,pec

certefcale a piuoli aiutato da MÌchelagnolo,volfe che ella fi fcopriffi, perche

era di natura frettolofo, et inpatiente, e non poceua afpettace eh’ ella furti p
fctta,& hauefli hauuto,come fi dice, Tulciroa raano.Trafle fubiro che fu Ico

perca tutta Roma a vcdere,& il Papa fii il primo non hauendo pacicncia che

abaflartì la poluere per il disfare de palchi,doueRaffac!lo da V ibinoche era

molto eccellete limitare, viftola mutolubito maniera.& fece a vn tratto per

mollrarcla virtù fua i Profeti,& le Sibille dell’opera della pace,& Bramante
Vuuki
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allora tentò clieTaltra metà della cappella fi de{redalPapaaRa£e!Io.n.

che io tefo Michelagnolo fi dolfe di Braroate,& dille al Papa fenza hzuergli

rilpetto molti difetti,& della vita,& delle opere fue d’architettura, che co-

mese villo poi,Michelagnolo nella fabbrica di san Piero n’è fiato corretto

re. Ma il Papaconofcendo ogni giorno piu la virtù di Michelagnolo, volle

cheregQicalÌe,& veduto ropafcopertajgiudicocheMichelagnoloraltrame

ta la poteua migliorare aliai,de coli del tu cto condufle alla fine perfettamen

le, in venti raefidarcroloquell’operarenza aiuto pure di chi gli macinarti i

colori Efil Michelagnolo doluto caliioIta,che per iafretra cheli faceuailPa

pa,e’ nò la potcfsj finire, come harebbe uoluto.a modo luo dimandandogli

il Papa importunamente quando,e’finirebbe. Doueunauoltafca Talcregli

rifpofecheella farebbe finita,quando io.harò latisfatto a me, nelle cofe del

rartei& noi uog!iarao,tilpofe il Papa,che fatisfacciate a noi nella uoglia che

hauiamo di farla preftotgli conchiufe finalmente che fe non la finiua ptefto

che lo farebbe gettare giu da quei palco, doiie Michelagnolo che temeaa,et

haucua da temere la furia del Papa.-fini lubito lenza metter tempo in mezzo

quel che ci mancaua,&disfarto il refto del palco la feopfe la mattinad’Ogni

Santi che’l Papa andò in cappellak a cantare la meda con fatisfa rione di tat«

la qualla città. Defideiaua Michelagnolo ritoccare alcune cofe afecco co-

me hatieuon facto que raaeftri uecchi nelle ftorie di sotto,certi campi,&paa

ni, & arie di azzurrooicramarino , & ornaraenri d’oro in qualche luogo ac

ciò gii delle piu ricchezza,& maggior vifta,perche hauendo intefoilPapa,

che ci mancaua ancor quefto,defiderauarencendola lodar* tanto dacbil'fca

ueua vifta,chela fornilli,ma percheera troppa lunga colaa Michelagnolo ri

fare il palco, refto pur coli. Il Papa uedeodo fpeflo Micbelagnologlidiccoa

che la cappella fi arrichilca di colori , & d’oro che l’c pouera: Michclag.con

domeftichezzarifpondeua.padresantOjtn quel tempo gli huomininópor

tauano addollo oro,& qgli che so dipinti nÓ furò mai troppo ticchi,ma sari

huomini,perchegli Iprezaron lericchezze. Fu pagato in piu uolteaMichcla

gnolo dal Papaa con to di qucft’opera tremila feudi,che nedouette fpende-

rc in colori venticinque. Fu condotta quella opera con luograndifsimodi

fagio dello ftarea lauorarc col capo airinlu,& talmente haueua guafiolaui

fta,chenon poteua leggiere lettere neguardar’difegnifenon aii’inlu,che

gli duro poi parecchi mefi.& io ne pollo krefede,che hauendo lauotatorin

queftanzein uohaperlecameregrandi de! palazzo del DucaCoIìmo,fcio

non hauclli facto una fedia,chcl3ppoggiauala tefta,&fi ftauaa giacerci»

uorando non le conducciio mai che mi ha rouinato la vifta,& indebolitola

tefta,dj maniera che menelenco ancora,& ftupilco che Michelagnolo reg-

gefsi tanto a quel difagìo . impero accefo ogni di piu da! defiderio del face,

&c allo acqui Ilo,e miglioramento chefecie non fenciua fatica ne curauadifa

gio. E il parti mento di quella opera accomodato có lei peducci pbanda.St

uno nel mezzo delle faccie da pie,& da capo, ne quali hafatrtodi braccia fei

di grandezza,drente Sibille,& Profeti,& nel mezzo da la creacionedcl mó

dofinoaldiluu o,&lainebrationcdi .Noe,et nelle lunctretuctalageneratio

nedi Gielu Chiifto. Nel pariimento non hi vfatoordinediprofpecnueche

icortino,ne v’e veduta ferma,ma è ito accomodando piu il parcimeoro alle
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Bgore,cbele Sgure al paramento , ballando condurre gli ignudi , et vedi ci

ojn perfettione di difegno,che non fi puo>ne fare,ne s’è fatto mai opera,6c a

pena con fatica fi può imitare il facto.Q^fta opera, e fiata,& è uerainencela

|uccrDadeirartenoftca,che hafatco tanto giouamenio, & lume all’arte del-

la pittura, chea ballato ailluminare il mondo per tante centinaia d’anniin

Koebre fiato. Et nel vero non curi piu chi è pictore,di vedere nouità,&: in-

ncntioni,edi attitudini,abbigliamenti addolfoa fìgure,modi nuoui d’aria,

5:tcrribilitàdicof'cvariatncntedipinte:perche tutta quella perfetcione,chc

fipuo dareacofachein tal magillerio fi taccia a quella ha dato. Ma ftuptfca

bora ogni huomo,che in quella sa feorger la bontà delle figurerà pctfettio

nedcgiifcortlla ftupendiffima rotondità di contorni,che hanno in fegratia

& fueitezza girati có quella bella proportione,che ne i belli ignudi fi vede ,

acquali per moftrargli ftremi,& la perfectione dell’arte, ue ne fece di tu tre

retà,difcrentid’aria->&ditorraacofi nelvifocomenc lineamenti
, di haucr

piu fiiekezza,&: groflezza nelle membra,come ancora fi può conofeere nel-

iebelliliìmeattitudini che diferente'e’ tanno fcdcndo,& girando, &roftené

(io alcuni fettoni di foglie di qiiercia,& di ghiàde mette p Tarme, e p Timprc

fidi Papa Giulio , denotando che a quel tempo , Se al gouerno fuo era l’età

dclToro per non etteteall’horala Italiane trauagli,& nelle mifeiie, che ella

cftatapoi.Cofiin mezzo di loro tengono alcune medaglie drentouiftoric

in bozza,& contrafatte in bronzo,&d’oro canate dal libro deRe.Senzache

cglipermoflrarelapcrfcttione dcirarte,& la grandezza de DiOifece nelle

litorie ilfuo diuidecc la luce dalle tenebre,neìie quale fi vede la maerta fua,

che con le braccia aperte fi foftieneroprafefoloj&moftra amore infieme,et

attifitio. Nella feconda fece con bellittimadifcretionc, & ingegno quando
Dio fa il Soje,& la Luna-doueèfoftenu teda molti putti, ficmoftrafi molto

tetribile per lo fcoriodcllc braccia, & delle gambe. Il medefimo fece nella

medefima ttoria quando benedetto la terra. Se fatto gli animali ,uolando fi

vede in quella volta unafigura, che fcor.ca; dcdoiie tu camini per U cappel-

la,continuo girajdc fi voltan' per ogni uerfo, cofi nell’altra quando diuide

l’acqua dalla terra,figurc bcUilììmc,^- acutezze d’ingegno degne folamen te

d’eflere fotcedallediuinillìmc mani di Michelagnclo, Se cofi feguitò (otto a

quello lacreatione diAdamo;douc ha figuratoDio portato da un gruppo di

Angioli ignudi,& di teneraetà,i quali par che foftenghino non folo vnalt-

gura,ma tutto li pefo del mondo apparéte talemediante la uenerabiliflìraa

niaiefiadiquello,6cla maniera del moto,ne!qualecon vn braccio cigneal*

cuni pmti,quaficheegli fi fottenga, ficco l’altro porge la mano dcftraavno

Adamo figurato, di bellezza , di attitudine. Se di dintorni , di qualità che e’

par fatto di nuouo dal foramo,3c primo fuo creatore piu cotto che dal pen-

oellcjC difegno d'uno huomo tale, peròdifotcoaqueftain una altraiftoria

fèilfiiocauar della cotta della madre noftraEua,nellaqualefivedc quegli

ignudi l'un quafi morto per eflcrc ptigion del lbnno,6c ralttadiucouta ui-

ua,& fatta uigilantiflìma per la beneditione di Dio. Si conofee dal pennello

diqueftoingegnofiiljmo artefice intcramentela diferenza checdalfonno
alla vigilanza,& quanto ftabile,& ferma pofla apparire vmanamcntc parli

do lamaettà diuina . Seguitale difotto come Adamo, alle perfuasioni d vua

'Vuuu a.
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figura,mezza donna,& mezza felpe,prende la morte fua,&noftra,oeI pò»
mo,&veggonuifi,egli,&Eua cacciati di Paradifo.Doue nelle figuredell’Aa

gelo apparecongrandezza,&nobiItàlaefecudonedel mandato d’un Si-

gnore adirato,& nella attitudine di Adamoildiipiaceredel iuopcccato,jn-

fieme con la paura della morte;come nella femina fimilmente fi conofee la

uergogna,Ia viltà,& la voglia del raccomandarfi, medianteilfuoreftngnet

fi nelle braccia,giuntar’Ie roani a palme,&metterfi il collo in feno. Et nel

torcer la tetta uerfo l’Angelo,che ella ha piu paura dellaluftitia,chesperaza

della milericordiadiuina. Nedimiaor beliezzaèlaftoria delfacrificio diCai

no,&Abel,douelono chi porta le Iegne,& chi foffia chinato nel fuoco,&
altri che feanono la vi ttima,laquale certo no è fatta có menocófidctationc,

^accuratezza, chelealtre. vsòl’arte medefima,&il medcfirr.o giuditio

nella ftoria del diluuio,doue apparifeono diuerfe morti dliuomini , cfaefpa

uétati dal terror’ di qgiorni,cercano il piu che poflotiopdiuerfeviefcipoal

le lor vite. Perciochs nelle retta di ql!efìgure,ficonofceIa vitaettct’Ipdadcl

la morte,nó meno chela paura il terrore,&i! difprezzo d’ogni cofa.V edcuifi

la pietà di molti, aiutidofi l’un Tal ero tirarli al fbmrno d’un fallò ccrcàdofca

po . Tra quali ui è uno che abracciato un mezzo morto,cerc3 il piuchepuo

di caparlo,che la natura nó lo moftra meglio.Nó fi può dir quato fia beneef

pila la ttoria di Noe, qùado inebriato dal vino dorme fcopro,&ha pfenti va

figliuolo che lene ride,& due che lo ricuoprono,ftoria,& uirtu d’artefice in

còparabilc,& da nó poter eflere uin ta fe nó da fe medefimo . cócio fiacheco

mefeellaplecofefette infine allora haueflì pfo animo,rifcife,&denjofirof

fi molto maggiore nelle cinque Sibille,& ne fette Profeti fatti qui digradez

za di 5.brac. l’unoj&piu.'douein tutti fono attitudini uarie, & bellezza di

pàni,&varietàdi vefti ri,& tutto Isómacójnuétione,&iuditiomjtacolofo:

ondea chidittinguegli affetnloto apparifeono diuini. Vedefiql Ictcmia

cólegàbeIcrocichiarc,tenerfiunaroano alla barba posàdoilgomiro fopra

ilginochio,ì’altrapofar’nelgrébo,&: haiier la tetta chinata d’ una maniera

chebédimottralama]inccnia,ipéfieri!a,cogitatione,et l’amaiimdineche

egli ha del fuo popolo, coli medefimaméte due puiti,che’gli fono dietro, &
fimilmenteènella prima Sibilla diloitoalui uerfo la porta, nella quale uo

ledo efprimerela vechiezzajoltracheegliauiluppadoladi pannihauoluto

moftrare,che già Ì sagui fono aghiacciati dal tépo,&inoltre nelleggcrcp ha

uere la vifta già logora, li fa accettare il libro alla vifta aciuiffimaméte. sotto

a qtta figura,èEzechiel Profeta vechio,ilquale ha vna gratia,e mouétiabclM

fima,^^ è molto di pani abbigliaro,che có una mano tiene un riiotolo di prò

fetie,có l’altra folleu3ta,voltàdo la tetta moftra voler parlar cofealte.etgri'

di,& dietro ha due putu chegli tegono ilibrLSeguitafottoqftivna Sibilla,

che fe il córrano di Eri treaSibilla che difopra dieemo pche tenédo il libro 15

tane cerca uoltareuna carta métre eliaco un ginocchiofopra l’altro lì ferma

in fe.pifando có grani tà qlch’ella de fcriuere;fin che vn putto cbeglièdictro

foffiadoin vn ftizzon di fuoco gli accede lalucerna.latqualfiguracdi belici

za ftraordinaria p l’aria del vifo,5£ p la accócia tura del capo, & pio abbiglia

méto de pan j,oltra ch’ella ha le braccia nude,{equa!i fó’corae l’alrreparti. Fe

lòtto qtta Sibilla, loci Profeta, ilquaicfera'^a teli forra difehapl^OTnacar

u
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f^jiqllacon ogni intencione, Scaletto legge. Doueneira/pettoficonofcc

^eetrli fi compiace ranco di ql che e’truoaa icritto,che’pare vna pfona uiua

qoado eliaha aplicato molte parte iluoi péfieri,a qualche cofa.Similniéte po

l^fopraJa porta della cappella il vecchio Zacheria,ilqnalecerc5do pii libro

(criirojd’una cofa che egli nó truoua ftàcò vna gàba aica,&l’altra bafiaj&mé

chela futiadel cercare ql che nó truoua,lo la ftare cofi : nó fi ricorda del

ibgio che egli in cofi fatta politura patifee. Quefta figura è di belliffi. afpet

njperlavechiezza,&èdi forma alquanto grofla,& ha un pano có poche pie

fbejcbeè beUifiìmo,oltra che e’ui è vn’altra Sibilla,che voltàdoin uerfo Pai

ere dall’altra bada colmoftrarealcunefcrictc.nóc meno da lodare coifuoi

poeti che fi fianol’altre.Ma chicófidererà Ifaia Piofeca,chegliè dilopra^l^^ua

{tilado molto filo ne fuoi péfieri haìe gabe foprapofte Tua a Pai tra,e tenedo

mamào détto allibro p fegno del doue egli leggeua ha pofato l’altro brac*

rio col gomito loprai! libro,&:apoggiaio lagotaallamano,chiamatoda vn

diqi putti che egli ha dictro,volgeiolaméte la lefta séza fcÓciarfi niéte dei re

fto,vedrà tratti veraméte tolti dalla natura ftefia vera madre deiParre . E t ve

draunafigura, che tutta bene ftudiata può infegnare largaméce tutti i pre-

cetti del buon pittore.Sopra a qfto Profeta è vna Sibilla vecchia belliffi. che

tcétrcche ella fiede ftudia in vn libro co vna ecceffiua grana,et nó seza belle

attitudini di due putti che le fono intornome fi può penfaredi immaginarli

di potere agiugnere alla acceil.della figura di vn giouane fatto pDameÌlo,il

quale fcriuendo in vn gran libro caua di certe Icntte alcune colè, & le copia

cóunaauiditàincredibile.Etploftenimctodiql pefo gli fece,vn putto fra le

gàbe, che Io regge mitre che egli fcriue, fiche nó potrà mai paragonare pc

nello tenuto da qual fi voglia mano,cofi come la belliffi. figura delia Libica,

laqualchauendo feri tto vn gtà uolums tratto da molti libri, Ila co una attim

dioedónefea p leuarfi inpi£di,& in vn medefirao tipo mollrauolere alzai fi

&/emreil libro colà dificiliffirna p non dice imponibile ad egri altro, che

alfuomaeftro.Chefipuoegìidiredellc 4.1torie da canti, ne peducci di qlla

uolta ciouenelPvna Dauit con qlla forza puerile,chepiu fi può nella vincita

d’ungigate,lpiccadoh il collo fe ftupire alcune celle di foidaii che fono intor

no al capo: come ancora marauigUare altrui lebelltffime attitudini,che egli

lece nella ftoriadi lHdit,nelPalttocàcOjnel!a quale apparifee il trócodi Olo-
ferne, cheprmodellatefta fi risete, mitre che ella mette la morta leftaiuna

ceftajincapoavnafuafentefca vecchia,laqualegclleregradedi pfonajfichi

ra accio ludit la polTa aggmgnere p acccciacla ben eie mitre che ella tenido
le roani al pelo cerca di ricoprirla,& voltando la cella verfo il tróco, ilquale

colìmorto,neìloalzarevnagàb3,& vn braccio,fa romore dentro nel padia

gitone,moftra nella viilla il timoredel capo, et la paura del morto, pittura ve

rarolte cófidera tiffi. wa piu bella,ct piu diuina di qlla, e di tu tte l’a! tre Scora

eia floria delle Serpi di Moile, laquaìe è fopra il finiftro caro dello altare eoa

rio fiache in lei fi uede la ftragc che fa de morti , il piouere, il pugnere,& li

rcordere delle ferpi,& ui apparifee quella che Motle mefledi brózo fopra il

lcgnoincl]aqua]eftoriauiuatr.eritcli conofee la diuetfità delle morti che fa

cocolorojchepriuifonod’ognispàza jrilmotlodi qlle. nouefi vede il vele

Eoatrociffimojfatdi fpalinOjóc pauramerire ifiuiti sézaillegarelcgabe, ó:
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auuolgere a tc braccia coloro-che rirnaftì io.quella auàtudinc che glicrano

non fi pedono muouere. Senza lebeliifTimeteftechcgtidanOjetarfoucrcia

tCjfidifperano ; Nemanco beilidi tutti queftlfoèo coloro, cheriguardido

ilserpentejecfenteudofinei riguardarla aUeggiecireildoloie, et rendere la

vita, lo riguardano con afFetto gradi {fimo,fta i quali fi uede vna femina,che

èlbftenutada vnod’una maniera, che e’ fi conofee non meno l’aiuto che le

porto da chi la regge,che i! bifogno di lei in fi lubica paura, et puntuta . Si-

milmente nell’altra doue A irueroeflédo in letto legge ifuoi annalifonfiga

re molto belle,et tra l’ahreiii fi ueghon tre figure a una tauola, chemargia-

nò; nelle quali raprclentà il confìglic, che effi fece di liberare il popolo He-
* breOjet di appiccare Araan; iaquale figurafu dalui in feorto fttaoidinaria-

men te condotta. Auuengachee finfleiltroncoche regge laperfonadico

lui,ec quel braccio che viene innanzi non dipin ti,ma uiui, et rileuati iofiio-

ri cefi con quella gamba che manda innanzi , et firail parti che vanno dem

tro, figura certaméte fra ledificili e belle bellilfima,et dificililfima,che trop

po lungo farebbe a dichiarare le tante belle fantafie datti di fcréci doue tot-

taèlageonolcgiadi padri cominciado da figliuoli di Noe prnoftrare lage

nerationediGiefu Chrìfto.nelle qual figure,no.Dftpuodire!adiuerfitadcl

lecore,come panni,ariedi tefte,et infinita di capricci lt:raordinari,crnuoui,

etbeliiifimamenteconfiderati . Doue non è colà che con ingegnononfia

niella in atto.-et tu tte iefigure cheui fono,fon di feotti bellilìinii,ct anifitio

fi,etognÌ cola che fi ammira,elodatiilitna,e dinina. Ma chi nonamitetì,et

non rellerà lmarrito,veggédoia terribilità delì’Ionavltima figura della cap-

pe! la,doue con la forza della arte la uoìta , che per natura viene innanzi gira

ta dalla muraglia folpinta dalla apparenza di quella figura che li piega indie

tro,appari{ced.rit:a,ei vinta dall’arte del difegrìO,ombre, et lumi,pare che

veramen teli pieghi in dietco.O veramente felice ctànoll;ra,ò beati artefici,

chebencefiui douetechiamare,dachcuel tempo uoftro hauete poiutoal

fonte di tanta chiarezza rilchiarare letencbrole luci degliocchi,ctucdete

fattoui piano tutto quel cheeradificile da fi marauiglioto,ct fingularc arte-

fice. ccrtaméte la gloria delie lue fatiche ui fa conolcere,ct honorate,da(.he

ha tolto da voi quella béda,che haueuate innanzi agli occhi della mente, ù

di tenebre piena,et v’ha Icoperto il vero dal falfo, ilquale v’adombraua l’m-

l’intelletto. Ringratiatedi ciò dunque il Ciclo,et sforzateuidi imitare Mi-

chelagnoloin turtelecofe. Sentiflinel cbfcoprirla correre tutto il mondo

d’ogm parte.et quello ballò per lare rimanere le perfone traleco!ate,ct mu-

role.-la ondeii Papa di tal cofa ingrandi to,et dato animo a le di far maggiore

imprela,condanan,€tricchi doni,rimunerò molto Micbe]agnoIo,ilqualc

diceua alle uolte dekuori,chegii faceua quel Papa,tanto grandi chemeftra

uadiconolceregrandcmenrelauucufaa, etfctal volta per vna fua cotale

amoreuolezzagli faceua villania la medicaua con doni,et Ikuoti fegiialati,co

mefù quandodimandandogliMichcIagnololicentia una uoltadi andate

a fare il san Gioiianni a Fiorenza,et chieftogli per eie danari: dille bc quella

cappellaquandofarafornitafquando potro Padre santo: il Papa che hauc*

ua vnamazzain mano pei colIcMicheiagnolo, dicendo,quandupo!ro,quaa

dò potrorteia farò finire bene io. pero tornato a cala Michelagooiopermer
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icrn ÌQOtdine perirea FioreQza,manctofubìto il Papa Curilo Tuo camerieri

ixkiielagnolo con 500, scucii dubitacfo che non iaceili delie Tue a placarlo»

hcendo Ica/a del Papa che ciò erano tutti fàaori,et amoreuolezze,ec perche.

0)oo/ceuala natura del papa,etfinaIméteramaua,ienerideua,vedendo poi

gaalmente riroraarcognicola in fauore. Se u rii luo,& che procuraua quel

Tontetìceognicoiàpermantenerhquefto huomo antico. Doue che finito

happeiia,& innanzi che uenilfi quel Papa a morte ordino Tua Sancita (s

nonllì,a{ Cardinale Sandquatcro,dc al Cardinale Aginenfe fiio nipote che

ècdfifinirelafualepolturacó minor difegno che’] primo.alchefaredi nuo
sofimefleMicheiagnolo.&cofi diede principio uolentieriaqueftalepoltu

nper condurla una uoltafenza tanti impedimenti al fine.che n’hebbe lem

pte dipoi difpiacerejC faftidi>& trauagli piu che di cofache faccllì in vita,&
oeacquifto per molto terapoinvn certo modo nome d’ingrato uerlb quel

Papa>cheramo,&faaori tanto. Dicheegliallafèpolrurarirornato quella

di continuo lauorando,& pane mettendo in ordine difegni da potere con*

darre le facciate delia cappella^volfe la fortuna inuidiofa che di tal memoria

Don fi lafciafie quel fine che di tanta pecfettione haueua hauo co principio :

perche luccefie in quel tempo la mortedi Papa Giulio; onde tal cola fi mille

mabandono,per la creatione di Papa Leone decimo,ilquale d’animo,& va-

lore non meno splendido che Gialio,haueua delì derio di lafciare ndta pa-

tria fila per edere fiato il primo Pontefice di quella,in memoria di fé , & d’u-

noarteficediuino, & fuo Cittadino, quelle marauiglie,cheungrandilìì-

iDoPrincipe,come elio poceuafare.Pcrilche dato ordine che la facciata di s.

Lotenzodi FiorenzajChiefa dalla cafa de Medici fabricara fi facclle perlai;

facagioneche ilkuoro delta fepolturadiGiuliortraafe imperfetto, de ri-

(hiefeMichelagnoIodiparere,&dilegnO;& chedouelTc edere egli il capo

dt quella opera.doue Michelagnolo fe tutta quella refiftenza che potette al-

leando elTere obligàto per la lepoltura Santiquattro,& Aginenfe. gli rifpo

lechenon penfaifi a qaefto che già haueua penlato egli , & operato che Mi-
chciagnolo filili licentiatodaloro.promettendo che Michelagnolo lauore-

rtbbeaFiorenza,comegiahaueuacominciato,lcfigureper detta fepoUura

che tutto facon dilpiacere de Cardinali,& di Michelagnolo che fi parti pia

gcndo. Onde vari,& infiniti furono i ragionamenti j che cicca ciò feguiro-

no:perche tale opera della facciata hauerebbono uoluto compartire in piu
pcrlone.,& per l’architettuTa concorfero molti artefici a Roma al papa.et fe-

cero difegni,Baccio d’ Agnolo, Antonio da san Gallo, Andrea, e Iacopo San
louinojil gratiolo KafFacllodaVrbtno,iI quale nella venuta del Papa fu poi

condottoaFiorenzaper talecffetto. La onde Michelagnolo lì rilolle di fa

re un modsllo,et non uolere altro che lui in ral cofa/uperiore,© guida del-

l'archicetiura . Ma quello nó uolere aiuto fu cagione chene egli nejaltri ope
rade; etqne macftri difperati a i loro foliti eterei tij fi ncorn alierò . Et Miche
bgnolo andando a Carrara,con una comillione, che da Iacopo Saluiati gli

fcllìao pagaci mille feudi. Ma ellendo nella giunta iìia ferrato Iacopo inca-

mcraperfav-ccndc con alcuni Cittadini; Michelagnolo non volle afpsttare

rodienza,ma fi parti lenza far motco,cclubito andò a Carrara. Intcle laco

po dello artiuo di MichelagnoIo,ec non lo irouando in Fiorenza gli mando
1 mille
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i mille feudi a Carrara. Voleua il mandato,chegIi faceflè la riceuuta,alq»iale

dille che erano per la fpefa del Papa,&non per interelìo fuo chegliripottaf

fé-, che non vfaua far quiraza,nericeutepaltrirondeper rema colui ritorjjò

fenza a Iacopo. Mentre che egli era a Carrara, et che e’feceuacauar’ marosi,

non meno per la fepoltura di Giulio che per la facciara:pcn (andò ptjr’di fi-

nirla gli fuìcritto che hauendo in telo Papa Leone, che nelle montagne di

Pietrafanta a Scrauezza fui dominio Fioretino nella altezza de! piu alternò

te chiamato raltilììmo,erano marmi della medefiraa bontà,& bellezza, che

quelli di Carrara; & già io fapeua Michelagnolo; rna pareuache non ci vo-

Ielle attendete per edere amico dei Marchefe Alberigo Sig. di Canoua,&p

fargli beneficio uolelTi piu torto cauare de Carrarefi, che di quegli di Scra-

uezza,o Iurte che egli la giudicaiPe cofa lunga , & da perderui molto tempo;

comeinteruennermapureftì forzato andareaSerauezza,fe bene alicgaua

in contrario,che ciò fulfi di piu di{àgio,& fpe(a,come era,mairimaraétc nel

fuo pricipio,er di piu che no era forfè cofi,ma ineftetto no volfc udirneparo

la: pero conuenne fare una Itrada di parecchi miglia per lemontagnc,& per

forza di mazze,& picconi rompete maifi per irp!anare,& có palafittancluo

ghi paludofi. oue fpefe molti anni Michelagnolo per erteguite la uolótadel

Pap3,& uificauò finalmente cinque colonnedigiiifta grandezza, cheuna

n’è fopra la piazza di san Lorenzo ’-n Fiorenza, l’akre fono alla marina.&pct

queftacagioneil Marchefe AlbeiigOjChe fi vedde guafto fanismcncodiuer»

to poi gran nemico di Michelagnolo fenza fua colpa, cauo olerea quelle co-

lonne molti marmijchefono ancora in filile caue, fiati piu di trenta anni.

Ma hoggitlDucaCofimo,ha dato órdinedifinirelaftrada checièanco-

radua miglia a farli molto malagicuoleper códurre quelli marraii&dipiu

da vn’al tra caua eccellente per marmi che allora fu feoperta da Michelagno

lo per poter finire molte beilcimprere,& nel medefimo luogho di Serauez-

raha feopertovna montagna di milchijduriiruni, &moiti begli lotto Stare

ma villa in quelle mótagne doue ha fatto fateti medefimoDuca Colimo vna

llrada filiciata di piu di quattro miglia per condurli alla marina. & tornan-

do a Michelagnolo che fene torno a Fiorenza perdédo mol co tempo ora in

quefta cora,& horain quell’alrra,& all’hora fece per il palazzo de Medici vn

modello delle fincftre inginocchiate a quelle rtanze che fono lui canto doiic

Giouanni da Vdme lauoro quella camera di ftucco,&: dipinle cheècofa lo-

dati{fima.& fecciu fare,ma con fuo ordine,daI Piloto Orefice quelle gelofie

di rame ftraforaio chefon certo cbfa mirabile.Cófumò Michelagnolo molti

anni in cauar marmi, vero è che mentre fi cauananofece modelli di ccra,&

alrrecole per l’opera. Ma tanto lì prolungo quefta impiela,cheidanan del

Papa alfegnati a quello lauoro fi confumarono nella guerra di Lombardi»;

6c l’opera perlamorredi Leone rimafe imperfetta, perche altro non uifife-

ceche il fondamento dinanzi perrcggetlaj&códulfefida Carrara vna colo

na grande di marmo lu la piazza di san Lorenzo . Spauentòla mortedi Leo

ne talmente gli artefici,& le artj,& in Roma,&in Fiorenza,che mentre,che

Adriano vi.vilfejMichelagnoIos’actefein FiorenzaailafepohuradiGiuiio.

Ma morto Adriano,& creato Clemente vii.ilqiiale nelle arti della archirct

tura,dclla fcdtura,della pittura.fu non meno defidcrofo di lafciariawhe
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tJonc.ScgliaUcifooprei^eceflori.inqueflo tempo l’anno 1525. fu coufìot-

p) Giorgio Vaiati {anciullc a Fiorenza dal Cardinale di Cortona,& melìo a

^recon Michelagnolo a imparare i’artc. Maelicndolui chiamato a Roma
JaPapaClemente vii.pcrchegli haueua cominciato la Libreria di san Lo»
finzo.&laSapreftia nuoua per metterle fepcUurc di marmo de Tuoi mag-
dcrijcheeglitàceua, fi nlùìue cheilVafari andalleaftarc con Andreadel

^colino cheegli fi rpediua,& egli proprio vene a bottega di Andrea arac

comandarlo . ratti per Roma Micbelagnolo in fretta, e infeftato di nuono

3iFra:. Maria Duca di VrbinoniporcdiPp. Giulio. ilqualcfidoleuadiMi

cbeUg- dicédo che haueua riceuuco 16. mila feudi p detta fepol tura,&che fé

Df ftaua in Fioréza a fiioi piacerj,& lo minacciò malamécc,chc le non ui atre

deualo farcbbecapitaremale;giuntoaRomaPp. Clcmétechefeneuoleua

léruire,lo cófiglio chefàceflì c5 co cogli agetidel nuca che,péfaiia cheaq! che

g[i haueua fatto, fu Ili piu tofto creditore che debitore, la colà rcftò colì.Ec ra

gionandoinfiemedimoltecofe.'firifolferodifinirealfattolaSagreftia, &: Li

breria nuoua di s. Lorézo di Fiorenza. La onde pai titoli diRoma,evoitola

cupola,che uifivcde,laqua!ediuaiiocóponimcrofece lauorare:& al Pik io

Orefice fece tare vna palla a 71- fàcce che è belJilIi. Accadde mentre che c’ia

oolwua che fu domadato da alcuni fuoi amici MÌchelag.'aoi doueretc molto

variare la voftra làterna da qlla di Filippo Brunclltfchi; & egli rifpofe loro

,

egli li può ben variare; ma migliorare nò. Feceui detto 4. fcpolturc poma
nétonclie facce pii corpi de padri de 2. Papi,Lorenzo vecchio; &: Giuliano

faofratcllo,& per Giuliano fratello di Leone,& perii Duca Lorenzo fuoni

potè. Et perche egli la volfèfare ad imitazione della Sagreftia uecchia,chc

Filippo Bi'unellclchi haueua fatto,ma con altro ordine di ornamenti ui fe-

ce dentro uno ornaméto compofico.nel piu vario,& piunuouo modo, che

pet tempo alcunogli ancichi,c i moderni ir.aeftn habbino potuto operare,

pcrchencllanouitàdi fi belle cornici,capiregli,& bafe,porte, tabernacoli^ec

Ifpflturc, fece afiài diueifo da quello che di mifura,ordine, e regola f?ccua=

nogiihuomini fecondo il comune ufo.& fecondo Vicruuio, 5c le antichità

per non uoleie a quello agiugnere. laqualelicentia ha dato grande animo a

(juelli che anno veduto il far Tuo jdimerterfi a imitarlo , &nuouefantafiefi

Ionovedutepoiallegrotclchepiutoftochearagione,o regolaa loro orna-

menti. Onde gliartefici gli hanno mfiiiito,& perpetuo obligo.hauédo egli

toni i lacci,& le catene delle cofc,che per uia d’uua llrada comune eglino di

continuo operauano. Ma poi lo moftró meglio, & volle far conofeere tal co

lancila Libreria di san Lorézo nel medefimo luogo, nel bel partimento del

le fineftre, nello fpartimento del palco,-3i:ne!lam?rauiglicfa entrata di quel

ricetto. Nell uiddcmaigratiapiunfoluiane! tutto, Se nelle parti come nel

lcnienlble,nc tabernacoli,& nelle corn!ci,nelcala piu comoda: nella quala

fece tanto bizzarre rotture di fcaglioni, óc variò tanto da la corou ne ulanza

dtllialcti.thcogni uno Iene ftupi .Mando in quelle tempo Pietro Vrbano
Piftolefefuo creato a Roma a mettere in operavo Chnfto ignudo che tiene

laCtoce,i!qua!e è vna figura mirabiliflima.che fu pollo nella Mincnia alia*

lo alla cappella maggiore per Mellcr Antonio Mctclli. Segui intorno a que

fto tempo li facce di Roma , la cacciata de Medici di Firenze , nel qual mu»
Xsxx
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tamentodifegnando chi goueroaua rifortifìcare quella città feciono Miche

lagnolo fopra tutte le fortificationi comraeflario generale: doue in piu Ino

ghi diregno,& fece fortihcar la città, finalméte il poggio di s. Miniato dfc

ni baftioni,e quali nó colle piote di terra fàceua,& legnarni,& flipealla gtof

fa, come s’ufi ordinariamente; maacmaduredjiotto inteffutedi caftagcu,ct

querele,& di altre buone m3teiie,& in cambio di piote prefe mattoni Gra-

di fatti concapechio,& ftercho di beftie spianati conlotnmadiligenza:&p

ciò hi mandato dalla Signoriadi Firenze a Ferraraa vedere le fortiScationi

del Duca Alionfo primo,& cofi le fue artiglierie, & munitioniroue riceae

njoItecortefieda'qlSignore,che lo prego che gli faceffi a comodo fuo qual

che cofadi fuamatio,che tutto gli promeffeMichelagnolojilquale tornato

andaua del continuo anco fortificando la città, e benché hauelE qaeftiimpe

dimenti lauoraua nondimeno vn quadro d’una Leda per qu ;1 Duca, colori

toateroperadifiia mano; che fi.i cola diurna come (ì dirà a (uo luogo, & le

fiatile perlefcpolturedisan Lorenzo fegretamente.ftetreMichelagnolo sa

cora in quello tempo fui monte disau Miniato forfè fei mefi per folleciticc

qlia fortificatione del mote,pche fel nemicofene fiiffi Ipadronito,erap(iuu

la città,& cofi con ogni fua diligenza fegUuauaquelle imprefe .& io qucfto

tempo feguitó in detta Sagrefliar-operaxhedi quella reflaronopar te finite,

6c parte nò fette ftatue,nelle quali con le inuentioni dellarchitettura delle

fepoltureè forza confeffarejche egli habbiaauanzato ogni huomo iaquellc

tre profeflìoni . Di che ne rendono ancora teftimonio quelleflatue, ebeda

lui furono abozzaie,& finite di marmo che in tal luogo fi veggono, Tana, c

la no{lraDonna,laquale.n ella fua attitudine fedendo mandala gamba ritta

adollb alla manca con pofar ginochio fopra ginocchio,& il putto inforcan-

do le cofceinfu quelIa,cheèpiualta,fiftorcecon atmudinebellillìraainuet

fo la madre chiedendo il latte,& ella con tenerlo con vna mano,& con l’al-

tra apogiandofi fi piega per dargliene, ancora che non fiano finitele pani

fue,fi conofee neH’ellere rimafta abozzata,3cgrandinata nella imperfctione

della bozza la perfettione dell’opera . Ma molto piu fece ftupire ciafeuno,

che confiderando nel fare le fepolture del Duca Giuliano,& del Duca Loie

zo de Medici egli penfallì che non folo la terra fufliper la grandezza loroba

flante a dar loro honorata sepoltura , ma uolfe che tutte leparddel mondo

ui folTero,&che gli meiteflero in mMzo,&coprifTero il lorfepolcro quattro

{lame, a uno pofe la notte,& il giorno.a l’altro I’Aurora,& il Crepufcolo.Ic

quali flatue fono con beIlifIimeformediattitud:ni,& artificiosi mufcnli

Iauorate,baftanti,reÌ’arte perduta foiIe,a ritornarla nella priftinaluce.Visó

fra Taltreilatue qiie due Capitani armati,l’uno il penfofo Duca Lotezo, nel

fèmbiantedella iauiezza con belliflime gambe talmente fatte cheocchio nó

può veder meglio: l’altro èii Duca Giuliano fi fiero con una tetta, ^golacó

incaffatura di occhi, profilo di nafb,sfendituta di bccca,&capeglifidiuin!,

mani,btaccia,ginochia,&piedi,&in romraatuttaquellochèquiuifecc,cdi

farexhegli occhi ne fiancare ne làtiareuifipofiono già mai.veramétechiri^'

guardala bellezza de C3lzari,& della corazzajCclctte lo crede, & non mona

le . Ma che dirò io della Aurora femina ignuda, 6c da fare u.fcireil raaninco

nico dcll’aniraoj&fraarirc lo ftilcallafcuhufapnclla quale auitudiuellcc»-

o otte
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ooiceìl fao foUccito leuarG fonachiofajfuilupparfi dalle piumC; perche pare

àeDcldeftarfi ellahabbia tcouato ferrato gli occhi a ql gra Duca . Onde fi

ftotcc co aniaritudÌae,doìédo{ì nella fuacótiaouatabcllczzai fegno del gra

(Jolore.Et che porto io dire della notte,ftatua non rara,raa unica ; Chi è ql

lo chchabbiapcr alcun leccio in tale arte ueduto mai ftatue antiche, o mo-
derne coli fatte? conofcendofi non folo la quiete di chi dorme,ma il dolore,

5:la malinconia di chi perde cola onorata,& grande.credali pure che quc-

ftafiaqlla notte,la qualcolcuri tutti coloro,che p alcun tòpo nella fcultura,

Scneldifegnopenfanano, non dico di paflarlo,madi paragonarlo già mai

.

Isella qual figurajquellafonnolenza lì Icorge chenelleimaginiadormenca-

ttfivede.perchedaperfonedottiiEmefuronoinlode fua latti molti uecll

lannijJc rime volgari come quelli de quali non fifa Tautore

.

td notte , che tu uedì infi dolcidtù

Dormir,/« dd uno Angelo scolpiti

ìn(juejìofd{fo: (y perche dormchduìtd-

Vtejiikje no’lcredi,0'pdrleratH.

A quali inperfona della notte rifpofe Michelagnolo coli

.

Grato mi è il fonno,z^ piu l’ejfer'difajjot

lAcntre che il danno,g" h ungogna durdt

Kon ucdcr'ncnfcntir\m' è gran uentura:

Però non mi de^ar'idch parla baffo.

Et certo fc lainimicitia ch’ètra la fortuna,& la iiirtu
;
& !abontàd'una,&Ia

inuidia delfaiira hauelTe lafciato cÓdurre tal cola a fìne,po teua moftrarel’ar

tealbnariira,chee]la di gran lunga in ogni penfiero l’auanzaua. Lauoràdo

eglicon folIccitudinCjS: con amoregrandilTimo tali opere,crebbe,che pur

troppoli iropedi ilfìne,lo adedio di Fiorenza, rannoi52.5.iIquaIe fu ca-

gione,che poco ò nulla egli piu uì !auoraire,hauendogli i Cittadini dato la

cura di fortificare oltra al monte di san Miniato,laterra,comcs’è detto. Co
tiofia che hauendo egli predato a quella Repub. mille feudi, & trouandoli

denoue della miiitiaufìtio deputato (òpra iaguerra,volfc tutto il penfiero,

feln animo fuo a dar perfetionea quelle fortificationi, & hauendo la llretta

fiuaimcnte i’efercito intorno,& a poco a poco mancata la speranza degli

aiuti, & crefciuta le dificulta del mantenerli,^ parendogli di trouarfi a lira

no partito per licurtà della perfona fua, fi delibero partire di Firenze,& an-
darfene a Viri stia fenzafarficonofeere per la ftrada a nefluno. Parti dunque
ftgtetatnenteper la uia del monte di san Miniato che nefiuno il Teppe, me-
nandonefcco Antonio Mini fuo creatoci Piloto Orefice amico fuo fedele,

&cpn efii portarono fu! dodo uno imbottito per vno di feudi ne giubboni.

EtaFerraia condotti, ripofandofi,auuenne che pergli folpetti della guerra

per la lega dello Impetatore,&: del Papa , che erano intorno a Fiorenza

,

flDaca AltonfodaEfle reneua ordini in Ferrara,&uolcuafapere fecretame

te dagli olii,che aIIoggiauano,i nomi di tutti coloro, che ogni di allogiaua-

laliilra de forellieri di che natione fi fodero, ogni di fi faceuaporcare.

Aauenne dunque che ellendo Michelagnolo quiuicon animo di non eflec
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conorc{ato:5r coft !i Tuoi fcaualcatOjfa ciò p qfta uia noto al Duca , ciiefmà

rallegro pelTec'diuenuto amico fuo. era qlPricipedi gride aloj&mérre che

Riffe fi diletto cótìnuaméte della ùirtujmàdofubitoalcui de primi della fua

corte che p parte di fila Ecc. in palazzo,Scdoucerail Ducalc>c6duceflero,ci

i canallij&ogni fua cofa lena ffcro,e bonifli.allógiamétoin palazzo gli delle

ro.Michelag.trouadofiin forza altrui fucóftrcttovbidire.&qlchevéder’nó

poteua>donare,&a! Duca co coloro adò.léza leuare le robe dell’oftena . Per

che fattogli il Duca accogheze gradiflì. e doltoft della fua la!uacichezza,&apf

fij fattogli di ricchi,Sconoreuoli doni,uolfe có buona^uifione in Ferrara fe

marlo.Maegli nÓ haucdo acio l’aio uéto,n5 ul volle rellare. & pgatoloalm;

no che roctre la guerra duraua no fi partiffe,il Ducadi nuoubgli feccofferie

di tuctoqllocheerain poter fuo .Onde Michelag. no uolédo effcre vinto di

cortefia lo rigraiio molto,& iioltadofi verfoi fuoiduedisfechehaueua por

tato m Ferrara 12.mila feudi,&che fegli bifognaua erano al piacer’fuolfieme

c5 elio Iui.il Ducalo meno a Ipaffo come haueua fatto altra uolca pii palazzo,

&quiui gli moftro cicche haueua di bcllolìnoavn fuo ri tratto di màoodi

Tiziano, ilqiiaìe fu da lui molto cómédato. Ne pò Io potè mai fermare in pa

lazzo pche egli alla ofteria uolfe ritornare.ondc l’ofte chel’allogìaua, hebbe

focto mano dal Duca infinite cole da fargli honore,e cómilììone alla partita

fua di no pigliare nulla del Ino alloggio. Indificòduffea Vinegiadoue defi

derado di conofcerlo mólti gèril’huomini , egli che féprehebbe pocaficalia

che di tale efercitio s’ucdeflero,fi parti di Giudecca,doue era alloggiato, do

ue fi dice che aH’hora dilegno pqlìa citta,pgato dal Dogie Crini, ilpótedel

Rialto,difegno rariifi.d’muétione,'5<rd’ornainéto,fij richiamato wichclagno

Io con gran preghi allapatrias& fortemente raccomandatogli eh? non uo-

lefll abandonar rimprefa,& mandatogli faluo condotto, finalmente umio

dallo amore non fenza pericolo della uiradritorno, &in quclmétrefinila

Leda che faceua comefi dille dimàdarali al Duca Alfófo, laqualefii portata

ponFracia p AntÓMinifuo creato, et in tato rimedio alcapanilcdis.Mioia

IO torre che ofFcdenaftranamète il capo nimico con 2
.
pezzi di artiglieria,di

chevoltofi a batterlo co canoni groffii Bóbardieri del-càpo 1 haueuó quafi

lacero,&rharebbonorouinaro,ondeMichc-l.'ig.có balledi lana.&gagliatdi

marerailìlòfpeficócordeloarmodi maniera che glie ancora in piedi. Di

cono ancora che nel tcpodellallcdiogh nacqj occalione p la uogliachcpri

ma haueua d’unfaffb di mormodinouebraccia uenutoda Carrara, chep

gara,& concorrenza fra loro. Papa Clcmentelohaueua dato a Baccio Ban-

uinelli.ma peliere tal colà nel publjco,Miche!ag. la chiefeal Gófaloniere,et

elio glielo diede che fàcefleil medefiino hauédogia B-tccio fatto il monello

etieuacodi mojta pietra p abozarlo.ondefece.MÌchelag.vn modello,iiqua!e

fu téu to marauigliofo,et cofa molto uaga.wa nel ritorno de Medici fu reftitui

to a B.iccio.Fatro lo accordo Baccio Valori Comeffario del Pp. hcbbecomif

fione di far pigliar CjiSc mettere al bargiello certi Cittadini de piuparnali,«

la corte medefima cercò di wichelag. a cafajilqualedubitadoncs erafiiggiw

fegrctamètein cala d’un filo gràdeamico,cueftectenìo!ri giorni nalcoftotu

to che paffato lafuriatnccrdàdofiPp. Clemétedclla virtù diMichelag- feti

re diligczadi cfouar!p,có ordine ciie no feglidiccffì niente, anzi cbt
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liifsi!e(olitejpuifioni,&cheegli atredefli ali’npa di s. Lorézo mcttedoui j
prouedicore M. Giouabatilta Figiouàni antico feruidore di cafa ^^edici , Sc

prioredis. Lorézo. doueafsicuraro Michelag. comincio p farfiamico Bac-

co Valorivnafìguradi tre brac.di marmo cheera vnoApollo cheficaua

oadelTurC3l3ovnafreccia:&locódadepre(Ibalfine,ilc]ualcchoggÌ nella

cimeradelPrincipedi FiorézajCofararifsim2,3ncorachen6 fia finita del tut

flj.Inqfto tcpo cifendo madato a Michelag. vn gerii huomodcl nuca alfólb

iFerrarajCheh'aucuaintefochegli baueua fatto qnalcofa rara di Tuo mano
pnÓpderevna gioia cofifattaarriuatoche fu in Fioréza,et trovatolo gli pfé

tólcttecedicredézadaqlS. doue Michelag. fattogli accogliézegli mollrola

leda dipinta da lui che abraccia il CIgnoret Caftore, et Polluce che vfciuano

dcll’ucuo in certo quadro grade dipi to a tépa col fiato,& pésado il mandato

del Duca al nome che sétiuafuori di Michcl.che douefsi haiier fatto qualche

gùcofa nóconotcédo ne l’arrificio,ne l’ccc.di qila figura dille a Michelag. oh
qftaè vna poca cofaigli dimado Michela, che medierò fufsi il fuo,fapédo egli

cbcmunomegliopiiodargiuditiodeilecofechefifancche coloro che vi fo

Doellercirati pur aliai dcéco. Rifpofe gignado.io só merrate credédo no elle

re dato conofeiuto da Michelag. p gétil huomo,e quafi fàttofi beffe dVna tal

dimàda modrado ancoraifieroefpzzarei’indiidriadeFiorctini. Michelag.

ebehaueuaitefo benifsi. el parlar coli fatto rirpofe alla prima, voi farete qda
uoltamala mercatia p il ufo S. leiiateuimì dinazi.& coli in quegiorni Antó
«ini dio creato,!, he haueiia i.foreile da mari tarli gliene chiefe,et egli gliene

dono volétieri,cóla maggior par ce de dilegni; et cartoni fattidaluijch’erano

tofadiuina. coli z.caflcdi modeglicógrà numero’di cartoni finiti p far’ pit-

tore,eparte d'opc fatte che véu togli larafi.'i d’adarfenel pràcia gli porro feco,

eia Leda la vede al Re Frac, p via di mercati,hoggi a Fóranabìeo,&:i cartoni,

Scdifègni andare male pchceglifi mori lai poco tépo,&: gliene fu rubati.do
ucfipriuoqdop3treditàce,& IÌiui!ifatichechefudónoineftimabi!e.AFio

rézaèritornato poiil cartone della Leda,che l'ha Bernardo Vechiptti,& co

fi 4.pczzidicartonideliacappe!ladiignudi,& Profeti códottida Béiienuto

Cclliniscultoreihoggiappfiò agli heredidi Girolamo degli .^Ibizi.Couénca

Michelag.andarea Romaa Papa Cleméte,ilqualcbcche adirato con lui, co

me amico della virtu,gli pdonò ognicofa;&gli diede ordine, che tornafiea

Fiorézaj&chela iibreria,et làgrellia di s. Lorczo fi finillero del tutcó,& per

abrcuiare tarcpa,vnaifinità di fiatile che ci adarono cópanirono i altri mac
ftri.Egli n’allogo i.al Tribolo, vn-i a Raffaello da mote Lupo,etvrjaaF.Gio.

Agnuioirate de Seruijtuttifcultorij&gli diede aiti to i elle facédo a etafeuno

imodelli I bozze di terra,!aonde tutti gagliatdamcte]auorarono,eteg!i àco

iaallaI{brctiafaceuaattédere,ondcfi fini il palco di qllad’in ragli in legna-

micófuoi modelli,
i
quali furono fatti p le mani dciCarota,S: dclTaflb Fio

iéti.ai eccell. intagliatori,& maeftrijA: ancora di quadro , & fimilmerci baa

chideihbriJauoratiairhorada Barifia dclcinq 5,& Ciapino amico filo buo

dì maeftri in qlia_,pfeffione.Et p darui ul rima fine fu códotto in Ficréza Gio

iiaaidaVdincQ;uiao,t!qualeploftuccodell.i tribuna infiemecó altrifuo

laiio:anti,&; •’ocora maeftri Ficrentini , ui iaucro.b ondecon il ilecitudine

.erigono di djre fine a :anu ixprd'a. rr.ahe uolM:do Michaagnclo
fai
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iar porre I opa le ftatoeiin qfto tcpo al Papa uenne in an ime di uolerloap^

fo di fe,hauendo dcfidcrio di fare la facciata della cappella diSifto,doaeeg!i

haueuadipintolavoltaaGinlio I I. fuo nipote, nelle quali fecciatcuo-

leua Cleméte che nella principale doueè l’altare ui fi dipignefiì il Giaditio

vniuerfalcacciopotefiìmofirarein quella ftoria tutto quello che l’arte dd

difegno poteua fare-, et nell’altra dirimpetto fopra la porta principale gli ba

ueua ordinato che uifacelfi quando perla fuafuperbia Lucifero ra dal Cic-

lo cacciato,& precipitaci infieme nel centro dello inferno tutti quegli Ange

li che peccarono co fcnidelle quali laétioni molti ani mazi fe trouato che ha

ueua fatto febizzi Mich''!agnolo,&narÌj difegni.unde quali poi fii porto ia

opa nella Chiefa della Trinità di t^oraa da unpittoreCicilianOjilqualeftetw

molti meli con Michciagnoloa feruirlo,& macinar colori ;queftaopcrac

nella croce dell •’Chicla alla cappclladi fan Gregorio dipihtaafrefco,che

ancora che fia mal condotta, fi i/ede un certo che di terribile, & di vario nel

le atticudfr.i:Sc groppi di quegli ignudi che piouonodal Cielo^&decafca-

ti nel centro delia tetra ccnuei fi in diuerfe forme di Dianoli molto fpauen-

tate,& bizzarre,&:c certo capricciofa fan rafia, mentre cheMichelagnoloda

ua ordine a far quetlidifegni.Sccartoni delia prima facciata delGiuditio,nó

rcftaua giornalmente edere alle mani con gli agenti del Duca d’VtbiDO,da

i quali era incaricato hauer riceuuto da Giulio 1 1. 16. mila feudi per lafcpol

tura,& non poteua fopoitarequefto cancoj&defideraua finirla vn giorno

quantunque e’ fu ili già uccchio,& iiolen tieri fenc farebbe fiato a 1^ orna,poi

che fenza cercar! agli era venuta quella occafionepernon tornare piu aFio

tenza,hauendo molta paura dei Duca Alefiandro de Medici, ilquaiepen/à

uaglt faile poco ami.-o,perche hauendogli fatto intendere per il S.Ale(lap.

dro y Itegli che doaedìuedere dotte fu ifi miglior fico per fare il Cartello, 5c

Cittadella di Fiorenza; rifpole non vi volere andare fe n''n gli era comanda

to da Papa Clemente. Finaiinentefu fatto lo accordo di quella repoluna,&

checofifìnidi,in quello modo chenon fitacelfi piala fepolcuraifoUta ite:

maquadratmafolamente una di quelle faccie fole in quel modochepiace*

ua a MichelagnolOi&cfie fulTi obligato a matterei di fua mano lei ftatue,8ciu

quello contratto che fi fece col Duca d’VrbinoconcelTe sua Eccellentia che

Michelagnolo fvHì obiigaco a Papa Clemente quattro meli dell’anno òa Fio

renza,b doue piu gli parelTc adoperarlo,& ancora che pareflì a Michebgno

lod’e(Ierquietatc,nonfini per quello, perche defiderando Clementcdi ve

dere Tultima pruoua delle forze della Ina uir cu , lo faceua actendercal carro

ne de! Giuditio . Ma egli moftrando al Papa di ellere occupato in quello nÓ

rellauaperò con ogni poter luo,&fegi'etamccé lauoraua fopra le ftatucchc

andauànoa dettafopolcura. succede l’anno 1J53. la morte di Papa Clemen-

te,dotte a Fiorenza fi fermo l’opera della l2grefi.ia,& libreria, laquale conta

co lludio cercando fi finilfe,pure rimale im perfetta.penso^veramente all ho

ra Michelagnolo ellere libero-, & potere attendi-rea dar fine alla fepoltara

di Giulio II.Ma ellendo creato Paulo terze non pafib molto chefoctolo chia

fierte, lo ricerco che douelE fcruirlo, 3c

quello MichelagnoIc,dice ndo chenon

obiigaco alDucad’Vrbino,fin
chefniS

marea feoltra al dirgli carezze,& 0

che Io uoleua apprelTo di le. ridile

poteua fare,ellendo per contratto
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{aitala fépoTtura di Giulioàl Papa neprefe collora dicendo, io ho hauuto jo
iEniqftodeGderio,&:horache|fonPapanon melocaueròrlo ftracceròilcó

tnttoj&fondifpoftochetumiieruaaogni modo. Michelagnolo ueduto
^jrtardoiotione fo tentato di partirà da Roma,& in qualche maniera tro

(yruiadadarÉneaquelialepoÌtura.tDttauiatemendo,coracprudence,dcl

li^randezzadel Papa,andana penfando trattenerlo di Ibdisfarlo di parole »

friccdolo tanto uccchio,{ìn chequalccfa nafcelle.il Papa che uoleuafarfa

lequalcheoperafegnalataaMicheiagnoIoandò un giornoa troaarloaca

licon dieci Caidinali , doue e’ uolfe ueder tutte le ftatue deila fepoltura di

Gioiiochegli parfono miracoIore,& particolarmenteil Moifejcheda! Car
dinslediMatouafu detto chcqlia fol figura baftaua hahonorarePp.Giulio,'

icucduro i cartoni,e difegni cheordinaiia per la facciata della cappella che

diparnono flupendi>di nuouo iìPapa lo ricerco con iftan eia che doueflì an

^ca feruirlojprometrendogli che farebbe che’! Duca d’V rbino fi con ten«

terà ditte ftatue,& chcralcrefifaccin fare con luomodegli a altri eccellenti

Bjaeftrt. per iiche procurato ciò con gli agenti del Duca sua Santità,fecefi di

cuouocontraitoccnferjnatodalDuca, & Michelagnolo fpontaneamente

fiobfigo pagar’ le tre ftatue,& farla murare che per ciò depofitò in fui ban-

co degli Strozzi ducati mille cinquecento ottanta , e quali h^rebbe potuto

fjggire,& gli parue hauer fatto aflai a efierfi dilobligato di fi lunga,& difpia

ttaoIeimprefa,laqua!eegUIafeciepoi murareansaPiero in Vincola in que

ftomodo. Mefle fu il primo imbafaroento in tagliato con quattro piediftal

licberifaltauanoinfuori tanto quanto prima uidoueua ftare vn prigione

pet ciafeuno che in quei cambio ui reftaua una figura rii un termine, éc per

(beda.bafioueniuapouerohaueua perciafeun termine melToapiedi una
mcnfolachepofauaarouefcio in fu que quattro termini meiteuano in mez-
70trenicchie due delle quali erano tonde dalle bande , & tu doueuano
andatele vittorie,in cambio delle quali in una mefle Lia figliuola di Laban
pitia vita attiua con uno specchio m mano per la confideratione fi deue ha
uereperleattioni noftre,e nell’altra unagtillandadi fiori per le virtù che or

nanola vita noftra i vita,&dopo la nuirte lafanno gloriofajl’altra fu Rachel

ruaforella pia Ulta cótemplatiua conlemam' giuntcconvn ginocchio pie-

gato, &coI uolto par cheftiaeleuatainfpirito, Icqualiftatuecondufledi

ÌQamanoMichelagno!oinmenodiunoanno:ne! mezzo èl’altra nicchia,

ffiaquadra,che quella doueua cflerenel primo difegno unadelleporti, che

CBtrauanonel tépiettoouato della fepoltura quadrataiqueftaeflendo diucn

tatanicchia ui è pollo in furun dado di-marmc la grandiflìma , & belliflima

8atua di Moife,della qualeabaftanza fi è ragionato . Sopra le tede de termi

ni che fan capitello,è archi ttaue,fregio,e coinicie cherifaltafoprai termini

intagliato con ricchi fregi,& fogliami uouoli,et dentegli,e altri ricchi meni
bri per tutta?opera,fopta la quale cornice fi muoucun’al ero ordine pulito

fenzaintagli di altri, ma uariati termini corrifpódendo a dirittura a que pri

Qiavlo di pilafbti con uarie modanature di cornice , et per tucto.quefloor-'

dine accompagna,et obedifee aqnegli difotto,ui uienc un uano fimile a ql-

lochefa nicchia- quadra foprail Moife,nel quale, epofatofu rifa'cidelia

roroicc una caflà di marmo ccniaflatiia di Papa Giuiioadiaccre, fatta da

Maio
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Wafodal Bo^co^:uIto^e,ec^rittoneljanicclliacheuièunanoftra Dona che

tiene il figliuolo in collo condotte da Scherano da Set tignano scultore, oJ
modello dìMichelagnulo che fono aliai ragtoneuole ftatue, & in ducalire

nicchie quadre foprala vita at!iua,& la contemplaciuafonodue ftatue mag
giorijvn Profeta,& vna Sibilla a federe che ambi due- hi r fatte da Rafiàelio

da monte Lupo,come s’è detto nella uita di Baccio fuo padre che fur condot

te con pocafacistationedi Michel agnolo. Hcbbe per ultimo finimento que

fta opera una cornice uaria che rifakaua come difetto p tucto,& fopra i ter*

mini era per fine candelieri di marmo,& nel mezzo Tarme di Papa GiuIk),

& lopraii Profeta,&!a Sibilla nel uano della nicchia ui fere per ciafcuna vili

fineftra per comodi ràdi que frati che ufi tiano quella Chiefa^hauendouiht

tp il coro dietro, che leruono dicendo il diuino vfitio a mandare le uoci ia

Chiera,& a vedere celcbrare.enclueroche rutta quella opera è cornata bc*

riflìmo: ma non già a gran pezzo come era ordinato il primo diIegno|.

RifoiuelTi Michelagnolo poi che non poieita fare altro di leruirePapa Pan.

lojilqiiale ordinatogli da Clementefcnza alterate niente Tinuencione,ocó

cetto che gli era flato dato.hauédorifpetco alia uirtu di qnelTh uomo, alcjua

le portalle tantoaroore,6c r inerenza,che non cercaua fe no piacergli , come

neaparue legnOjchedefidcradosuaSanticàchefottoillonadi cappella ouc

era prima Tarrfte di Papa Giulio ll.metteruiiafua,eflcndoncricercopnoo

fare torte a Giulio, e a Clemente non uela iioife porre, dicendo non ifiare

bene^Sc ne refto sua Santità fatisfaito per no gli difpiacere, & conobbe mol

to bene ia bontà di quelThuomo quanro tiraci a dietro allo honefto, Seal giu

ftofenza rifpetto e adulai ione, cofa che loro fon folitiprouardiraco.Fece

dunque Michelagnolo fare,chenon ui et a prima, unafearpadi mattoni bé

rnurati,& fcelti.e ben cotti ailafacciata di detta cappella, e uolfe che pédtllì

dalla fomiradifopra un mezzo braccio,perche,nepoluere neahra bruttuci

potesfi fermare (opra . Ne uerro a particolari deila inuentlone, o componi-

mento di quella ftoria-perchele neritracte,& {lampatefante,& grandi, &
piccole che c’ non par necelTano perderai cempoadcfcriuerla. Balla cheli

vede che Tin tendone di q Ilo huomo fi ngularenó ha voluto entrare in dipi»

gnere altro che la perfetta, & proportionatifiima compofitione del corpo

ìiumano,5c indiuerfitììmc.'ucicudin',non lol quello; ma inlìeme gliaffeiti

delle palfionijet con centezze deÌ!’animo,ballandoglt fatisfarc in qucliapar-

le dicheè llato fuperiorea tutti i fuci artefici ,enioftra la via della gran ma-

niera,& degli ignudii& quanto e’ Hppi nelle dificulcadeldifegno, et final-

mente ha aperto la uia alla facilita di quella arte nel principale fuo intento

che èli corpo humano,ct attendendo a quello fin Iole,ha lallato da panelc

vaghezze de colori,! capricci,et le nuouc fan tafie di certe min utie,etdclica*

rezze, che da molti altri pittori non fono in tcramente,et ferie nó fenza qual

che ragione fr-ite neglette. ’Onde’quaicuno non tanto fondato nddi

fegno ha cerco c6 la narictà di tinte,et ombre di colori,et con bizzarre uaric

ctnuoueinuen[ionT,et in fumrna con qiulta.alfra uia farfi luogo Irai ptiim

maeftri. waMichelagrolo {lande falde Icmpre nella profondiiadclTarte, ha

molttoaqueglichefannoalìai.douetiar-oarriuire al peifètto,et per torna*

re alla ftoiia,haueua già condouo Michelagitolo a fine piu di tre quarti del

lena
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fopfra,quando andando Papa Paulo a ucdcrlajpercheMclTer Biagio da Cc-

^aa macftto delle cerimonie, 6c perlona fcrupolofa, che era in cappella col

papa dimandato quel che gliene pareilì dille edere cola diloncitilUma in vn

loogotitohonoratofaauerui fatto taciignudi cheli difòneftamctcmoftra

polclor vergogDic,& che non era opera da cappella di Papa, ma da ftufe,&

d'ofterierdifpiacendo quefto a MichcÌagnolo,&: uolendoiì vendicare fubi-

(ochetii partito lo ritraile di naturale lenza haucrlo altrimenti innanzi, nel

loinferno nella hguradiMinos con vnagtan lerpe auuolta alle gambe fra

on monte di Diauoli. ne ballo il raccomandarfi di Mcller Biagio ai papa,& a

Michelagnolo,che lo leualli che pure uelo laflo per quella memoria , douc

iocorfivedc. Auenne in quefto tempo che egli cafeo da non poco altodal

uuoiato di quella opera,& fattoli male a una gamba per lo doÌoa;e,& perla

collera da nelluno non uollc edere medicato. Per il che trouandofi alt bora

uiuo,maeftro Baccio Routini Fiorentino amico luo,& medico capricciofo

& di quella uirtu molto aflctionato , uencndogli compalBone di lui gli an-

dò vn giorno a pichiare a cala,&non gli eflendo rifpofto da vicini,ne da lui,

per alcune uie fegretc cerco tanto di falire, che a Michelagnolo di ftanza in

iUnza peruenne;ilquale era difperato. La onde maellro saccio fin che egli

guarito non fu,non lo volle abandonaregia mai, ne fpicharfegli d’intorno

,

hgii di quefto male guarito, Seritornato all’opera, et in queiia di continuo

laùorando.in pochi mefi a vlnma fine la ridalle dando tanta forza alle pitta

redi tal opera,che ha uerificato il detto di Dan tejmorti li morti, i uiuj parca

Diui. Etquiui lì conofee la miferia dei dannati,& l’allegrezza de beati.On-
de feoperto quefto giuduio mollro non folo eflereuincicore de primi atrefi

cichelauorato vi haueuanotma ancora nella uoltachecgli tanto celebrata

hdUea latta uoll'e vincere le. ftelIoi& in quella di gran lunga palfatofi, fupc-

ròlc medelìmojhaucndofi egli imagi nato il terrore di que giorni,doue egli

farapprelentare per piu pena di chi nonèben uilfuto tutta la fuapafsione;

facendo portare in aria da diuerle figure ignude la croce, la colonna, la lan-

cia, la jpugna,i chiodi,& la corona condiuerrc,& uarie attitudini molto di

ficilmcn te condotte a.fine nella facilita loro . Euui Chrifto ilquale ledendo

con faccia orribile,& fiera a i dannaci fi volge maladicedogli non fenza gra

timore della noftra Donna cheriftrettafi nel manto ode, & uede tanta roui

na, Sonui infiniitllìrne figurechegli fanno cerchio di Profeti , di A poftoli

,

Scparticularmenre Adamo,& saro Pietro; i quali fi llimanocheuifien mes
fil’una per l’origine prima delie genti al giudi ciò l’altro per eifete llato il pri

mofondamcntodellaChriftianaReligione. Apiedigliè un san Bartolo-

meo bellillimOjilqual moftra la pelle feor ticata . Euui fimilmente vno ignu

dodi san Lorenzo,cltta che fenza numero fono infiniciffirai fanti,& sante

,

& altre figurcmalchi,&: femine jntorno,apprefto,& difcolloii quali fi abrac

dano,& taonofi fefta.hauédo per gratia di Dio,&: per guidardone delle opc
rclorola bcatitudincctcrna. Sono lotioipiedidi Chriftoifette Angeli

fcritti da san Giouanni Euangelifta con le fette trombe, chefònando a fentc

ra,fànno arricciare i capelli a chi gli guarda,per la terribilità che cH'i racftra

nonelvifo,&; fragl’altri vilondue Angeli che cialcuno ha il libro delle uitc

la mano, Si apprello nonfenza belliflìma confideratione fi ucggouo i fette
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peccati mortali cìa nna banda combattere in Armadi Di3uoIi,& tirar’ già

allo inferno ranÌTne,cheuolano al Ciclo con attitudini belliffimt,& feord

njoltomirabili. Ne ha reftato nella rcilurretione de morti moftrareal mon
do, comeelli delia medefima terra ripiglion rot]a,& la carn^&comcdasl
tri uiui aiutati uanno volando al Cielo, cheda alcune aniircgia beate èlor

porto ai uco,non fenza uederfi tutte quelle parti di confiderauoni^cheavna

lan ta, operacomeque;ia,fipo{ra {limare che fi con uengha. Perche per lui fi

è tatto ftudij,6c fatiche d’ogni forte,apparendoegua!racnrepcr tuttal’ope-

raxomechiaramente,<ScparticuIarraen te ancora neila barca di Charontefi

dimoftrarilquale con atti tudinc dirperataTanime tira te dai Diauoiigiuticl

la barca batte col remo ad imitaiionedi qucllo,cheespreficjlfuo famiglia-

rillìmo Dantequandodiffe.

C:iron’ demonio con ouhidil>rj(gU

Loroaccenn^ndo^tutteleraccogUe

Batte col Remo qualunquefi adagia .

Nefi puoimaginare quanto di uarietà fia nelle tede di tjue Diauoli mo-

ftri neramente d’interno. Neipeccatonficonofceii peccaio,&latcmain-

fìcmcdel danno eterno. Et oltra a ogni bellezza {Iraordmariaèil vedere ta

ta opera, fi unitamentcdjptnta,&códotta,c!jcenaparefattainvD giorno;

éccon quella fine che mai minio nilluno fi condufietalmentc.&: nel aero li

moltitudine delle figure, la terribilità,& grandezza dell’operac tale,clicn5

fi puodcfcciuerejcflendo piena di tutti ipoffibilihumaniaffctti.&haueodo

gli tutti marauigliofamen te espreilì . Auuenga che i fuperbi
,
gli inuidioft

,

gli auari, i lufluriofi , 5c gli altri cofi tatti , fi riconofehino agcuoimente di

©gni bello spiritoiper haucreoflcruatoogni decoro,fi d’aria, fi d’attitudini,

fi degni al tra naturale citcollantianel figurarli. Cofa chete bcncè mata

uigliofa, &grande,non è fiata impollìbile a quello huomo, per cflere (lato

fempre accorto,^ lauio, & hauerc vifto huomini aliai, & acquiftaio quella

cognitionecon la pratica del mondo, che fanno i Filofofi con la fpcculatio-

iic,& perglifcrirti. Talché chi giudicioló, & nella picturaintendentefitro

«a,ucdc la terribilità dcll'arte5& in quelle figurelcorgei pcnfieti>& gli affet

ti,i quali mai peraltro che per lui nò furono dipinti. Cofi uede ancora qui

«icomefifail uariaredeUe tante attitudini, negli Urani, & diuerfi getti di

giouani vecchi,mafchi,fcminc; nc i quali achi nò fi moftra il cerrorcdeirar

teinfiemeCGTi quella gTaria,che egli hauoia dalla natura? perchcfafcuotc-

ici cuori di tutti quegli che non fon faput!,come di quegli che fanno in tal

meftiero , V i fonogli feorti che paiono di rilicuo,& con la unione ta morbi

dezza,ctlafinezza nelle patti delle dolcezze da lui dipinte, mollrano uera-

mentecomehannoda clIeTcle pitture tartcdabuoni,et veri pittori, «vede

fi ne i co corni dcllecofegiratedalui,pcr vnaoia,cheda altri, cheda lui non

petrebbono eflerc fattc,il ucro giuditio.et ia aera dannatione,ct reflurref-

fione. Et quello neiranenoliraèquelIoc(lempio,ctqaelbgrl piiturarri

data da Dio agli huomini in terra; acciochc veggano come il fato fa quan-

do gli intelletti dal tupremo grado in terra dcfcendono, et hanno incili in-

fufalagratia, ella diuinirà dei fapcrc. Qi^clta opera mena prigioni l^ati

quegli chedi £apcrcÌactcfipeifua<ìooo;c:fleluedereifegnidaTui tiran ne

CÓlOtBÌ
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i5tornidicheco(a clìafi ria,ttema,e teme ogni terribile spirito iia quàto tl

voglia carico di difegno .Et mentre che G guardano le fatiche deU’opera fu a»

jlcDÙ G ftordiicono folo a pen fare che cola poflono eflere le altre pitture far

tSySc che G faranno, pofte a tal paragone. Et ueraroen te felice chiamar G
piJ0cc,& felicità della memoria di chi ha vifto ucramen te flupenda mataui-

glia del iccol noftro . Beatillimo,& fortunatiillmo Paulo terzo.poi che Dio
conienti che fono la protetionc tua G ripari il vanto, chedaranno alia me-
ffloriafuaj&di tele penne degli fcrittori: quanto acquiftanoi meriti tuoi p
Ulucuirtur Certo feto boniGimo hanno aqucftofecolone! fuonafccrc gli

ittelici,dache hano veduto fquarciato il velo dellcdiGcul càdì qucllo,che G
puofare,Sc imaginare nelle pitture, ccrculcurc,& architetture fette da lui.

pcnòa códurrc quella opera otto anni, & la feoperfe l’anno 1J41. (credo io)

ilgiorno di Natale con ftupore,& marauiglia di tutta Roma 5 anzi di tutto

ilraondo;6c io che qucU’anno andai a Roma per uederla che ero a Vinetia

,

Derimafi ftupito . Haueua Papa Paulo fatto febricare,come s’é detto , in An
tODioda san Gallo almedcfimo piano vna cappella chiamata la Paulina t

imitationedi quella di Nic(t>la V. nella quale deliberò che Michelagnolo

uifaccGìduc ftoric grandi in dua quadroniichein vnafeciela ConueiGonc
disan Paulo con Giefu Chriftom aria, Se moltitudine di Angeli ignudi có

WliGimi roocij&difotto l’eGereful piano di terra cafeato ftordiro,& fpaué

tato Pauloda cauallo con i fuoi foidaci attorno,chi attento a fo]leuarlo,a! cri

ftotditi dalla ucce, & splendore di ChriGo inuarie, & belle arti aldini,&
mouentie amicati,& spaiiencaii G fuggano,& il cauallo che fugédo par che

dilla veloci ràdei corfo ne meni uia chi cerca ritencrlo,& tutta quefta ftoria

ccondottaconariej&difegnoftraordinario. Nell’altra èia CrociGffionc

di san Piero,ilquale è conGtto ignudo fopra la Croce,cheè vna Ggura rara;

moftrando i crociGirori,mentre hanno fatto in terra una buca,uolerc alzare

in alto la Croce,acciò rimanga crociGGoco’piedi all’aria, doue fono molte

conlìderationi notabili,& belle. Ha Michelagnolo attclo folo, come s’è dee

co altrouc,alla perfectiooe deH’arie
.

perche ne paeG ui fono,ne alberi, ne c»

{amenti, ne anche certe variecà,& uaghezze dell’arte ui G veggono
,
perche

non ui aticfc mai:comequegIi,che forfè non voleua abaGare quel fuo gran,

de ingegno in Gmil cofe; quefte furono l’ultime pitture condotte da lui d’e*

tàd’aniiifcttantacinque,&fecondochceglimi diceuacon molta fua gran

fatica; auenga,che la pittura pailato vna certa età, & malTìmamenteil lauo-

taicinGrefeonon èarte da vecchi . Ordinò Michelagnolo che con i fuoi di

fegni Pcrino del Vaga pittore cccellentifTimo fecclGlauoltadi ftucthi,c

molte cofe di pictura,& coG era ancora la volóta di Papa Paulo HI. che man
dandolo poi per la lunga non Iene fece altro: come molte cofe reftano imp-
fctte,quando per colpa degli artcGci in rifoluti, quando de’ Principi poco

accurati a foilccitargh . Haueua Papa Paulo dato principio a for tiGcare Bor

gOjCC condotto molti Signori con Antonio da san Gallo a quefta dieta: do>
uc uolfe che in tctucniiri ancora Michclagnolo.come quelli che fapeua che

lefoitiGcationi fette intorno al monte di san Miniato a Fiorenza erano ftaa

teordinate da lui: Ò: dopo molte difpute.fu domandato del fuo parere. egli

cLe era d’oppiiiione contraria al san Gallo, a molti altri lo diGc liberamela



.jy TERZA PARTE
;e:doueilsanGailo gli dille, che eraruaarrelafculiura,^ pittura, nei
ìefortihcationi . Rifpofe Michclagnolo che di qlie ne fapeua poco ; machc
dei fortificare col penfiero,che lungo tempo ci haueuahauuto lopracoola

fpcrientiadiquel chehaueuatacro.gli patena faperepiu che non haueoasa

puto ne egli ue tutti que’ di cafafi.ia5rooftcandoghin prefentiadi tutti che

cihaueua Fano molti errori : & molciplicandodi qaa,(j:diiale parole,il Pa

pa hebbe
a por y lentie,& non andò molto chec’porto difcgnata tuttala for

tificatione di Borgo , che apeiTe gli occhi a tutto quello che s’èordinato, &
facto poi ;& fu cagione che il portone di Santo Spirito, che era uidno a! fi-

neordinato dal san Gallo rimale imperfetto . Non poccua lo spirito , & la

viriudi Michelagnolo reftarc fenzafarqualcofa, 8c poiché non poteua di-

pignere,fimefieattornoavnpezzodi marmo per canarui drcnto quattro

figure tonde maggiori che’! viuo, facendo in quello Ch ri fio morto,perdi-

lettatione,&: pafiar’ tempo,& comeeglidiceua, perche i’cferciraifi co! maz-

zuolo loteneua fano del corpo. Era quello Chrillo, comedcpcfto di croce

foftcnuto dalla nollra Donnaeiitrandoli fotte, &: aiutando con atto di few

za Niccodemo fermato in piede,& da unadcIfeMariecheIoaiuta,uedsi3-

do macato la forza nella madre, che uinta da! dolore non può reggercrne

E può vedere corpo mortofimileaqucldiChrifto che calcando con le mera

braabbàdonatefa articurc tutte difcrenti rrófolo degli altri fuoi, ma di qua

ti fenefecion mai.operafàiicola, rarain vn fallo, & neramente dìuina,&

quella comefi dirà difetto celiò imperfetra, & hebbemoltc di^ratieiauco

rache gli hauellì hauuro animo, che la douedi fecuiteperla Icpolcura di

lui a piedi quello altare dotte e’ penfaua di porla

.

Auuenne che l’anno 1546. mori Antonio da sanGalJo.ondemancatochi

guidallì la fabbrica di san Piero, furono varij pareri tra i deputati di quella,

col Papa a chi doueflìno darla. Finalmente credo chesuaSantrtàspirato da

Dio firifoluedi mandare per Michelagnolo, & ricercatolo di metterloin

luogo Tuo, Io l'icufo dicendo, per fuggire qucllopefojche rArchitettura

non era arte fuapropria. Finalmente non giouancìoi preghi, il Papa gli co-

mandò che l’accetrallì. doue con sommofuo dispiacere, &contrafua vo-

glia bifognò che egli cntrafsi a quella imprefa , & un giornofra^i altri an-

dando egli in sanPieroauedercil modello di legname che Haucua fatto il

san Gallo , & lafabbricapecefaminarla, vi trono tutta la fetta Sangallefca,

chefattofi innanzi,il meglio chefeppono diflono a Michclagnolo.chefiral

legrauano cheil carico di quella fabbrica hauers!aeirercluo,&chcquel-

modello er.i vn prato , che non m mancherebbe mai da pafcerci uoi ditcil

¥cro,rirpofeloro-MÌchclagnalo,vo!édoifcrtre comec^dichiarocofiavn’aroi

co per le pecore, & buoi che non intefidonol’arte:& usò dir poi publica-

menrc,icheil san Gallo l’haucaa condotta cieca di lumi, &ciie haaeua di

fuori troppi ordini di colonne l’un fopra l’altro , & che con tanti rifaiti aga

glie, & tritami di membri tcncua molto piu dell’opera toderca,chcdc)b;ia

modo antico, o della vaga, & bella maniera moderna, Scolrrcaquefto che

c'fi poterla risparmiare cinquanta anni di tempo a finirla , £c piu di 300.

milafeudidispefa, éc condurla con piu mae/là, & grandezza, & faciliti,

& maggior drfegno di ordincj bellezza. Si comodità, & lo muilropci
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hìvn modello chee’fecc per ridurloaqucjla forma che Ci uedc hoggi eoa

biotta l’opera. & feconofcereqiielchcèdiceua tlfere uerifsimo. Qoerto

fixxlelloghcoftòaj. feudi, & tu fatto in quindici di-, quello del san Gallo

pailòjCoines è detto quatrro mila, & duro molti anni.Erdaquefto et altro

oododi fare fi conobbe che quella fabbrica cravna bottega, &vn irafico

(jj
guadagnare: iiquale fi andaua ptolongando con in tentione di non finir-

lo, tra dachife l’hauefie prefa per incetta. QjJefti modi non piaceuono a

^eftò huomo dabene, & per leuatfegli dattorno , men creche’l Papa lo for

iiua a pigliare Tufi tio dello architettore di quella opera , dille loro un gioc

fto apertamente, che eglino fi aiutalsino con gii amici, & facefsino ogni

cpetachee’noncntrafsi in quel gouerno.-perchelegiihauefie hauutotal

turatnon uoleuain quella fabbrica nefluno di loroile quali paroledette

in pubhco l'hebbefo per male , come fi può credere , & furono cagione che

gli pofono tanto odio, ilquaiecrefcendoognidi nel uedere mutare tutto

qucllordine drente , Se fuori , che non lo lallorono mai uiuere j ricercan-

do ogni di uarie, & nuoueinuentioni per irauagliarIo,come fidiràa fuo

luogo.

Finalmente Papa Paulo gli fece un mota proprio, come lo creaua capo di

quellafabbrica con ogni autorità, &ch<e’potefsifare,& disfare quelche

o‘era,cre{cerc,&rcemarc,&uarjarcafuo piacimento ogni cofajet volle

cheilgouetnode miniftri tutti dcpende/sino dalla uolonta luardoue Mi-
diclagnolo uifto tanta ficurtà,etfededel Papa ueriòdi lai,voIfe per mo-
Acare la fua bóci,che fufli dichiarato nel motu jfprio come egli.feruiua la fa

btica per l’amore de Dio, & fenza alcun premio , fe bene il Papa gli haucua

prima dato il pafiodi Parma del fiume, cheglicendeuada fecentofeudi,

che lo perde nella morte del Duca Pier Luigi farnc{c,& per fcambio.gli fa

datouna Cancelleria di Rimini di manco valore, di che non raoftro curar-

li,&anco’'a che il Papa gli mandafiìpiu «olte danari per tal proui iione,non

gliuollf accettar mai. come ne fanno fede MeiJc r Alcifandro Rufiìni carne

ricreall’horadiql Pp. EtM. Pier Giovanni Aliotti Velcouodi Furli.final

mente fu dal Papa aprouato il modellochehaueua fatto Michelagnolo che

ritiraua san Piero a minor forma: ma fi bene amaggior grandezza, con fati!

fationedi tutti quelli che hanno giudi tio; ancora che celtiche fanno profef

/ione d’intendentifma infatti nonfono)«ch'iloapfouano. Trouc)che4. pi

ladri principali fatti da Bramàre,&laÌlaH daAntoniodas.Ga!lo,ckchsueu3

nosreggereilpefodella ctibuna,ecano deboli.c quali egli parte ri empiefa-

ccndodue chiocciole ò lumache da lato, nelle quali fono frale piane,per le

quali ifcmari uifaigano a portare fino in cima tutte le materie, S< parimene

teglihuominiuipofionoiteacauallo infinoin fallacimadcl piano degli

archi. Condufle la prima cornice fopra gii archi di treucrtini, che giraia

tondo, che è cofa mirabile, gratiola , Se molto uaria da l’altre, ne fi può faF

mcglicinqucl genere. Diedeprincipioalledaenicchie grandi dcllacro-

ciera.Ecdoueprim3pex ordine di Bcainante,Br.ldaiIarre,& RafFadio,come

s’èdettOjwerlo capo sarò uifaceuanooctotabefRacoli,et cofi fuleguirato poi

dal s.GalIo:MiccUg-gh tidulle a tre,et di drcto tr e cappelle, c fopra có la voi

ra di trcucrtÌBÌ>cordinecii fi QeftrevìHc di lumi,che nanofo^^® varia,et tee

rvbi’e crr-./e-zza
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le<^ua!i poi che fono in eflerc , & uan fuori in ftampa, non folameotc ratti

quegli di MÌchclagnolo, maqucglidel san Gallo ancora,noominietieròi

dtlcriuerc per non edere neccllario altrimenti : bada che eglicon ogni acca

rarezza fi mede a far lauorarcper tuttique'luoghi,douelafabricafihaueu»

X mutare d'ordine,a cagione ch’ella fi fersnafiì ltabiliirima,di maniera che cl

la non poteill edere mutata mai piu da altri. Prouedimcntodifauio.&pra

dente ingegno, perche non bada il farbcne,fenó fi alllcura ancora; poiché

la prcfuntione,& l’ardire di chi gli parefapete, fcgli ècreduto piu alle paro

le che afacti;& taluolca il fauore di chi non intende,può far'nafcerc di rnol

ti inconucnienti.Haueuail populo Romano col fauore di quel Papadeiide

rio di dare qualche bella, utile,& commoda forma al Campidoglio,& acco*

modario di ordinijdi falitCjdi ficaie afdruccioli Se con ificaglioni > Se con or-

namenti di ftatucantiche,cheui crano,per abel lire quel luogo,&fu ricerco

per ciò di configlio Michelagnolo, ilquale fece loro vn bclliilimo difegno,

& molto riccho,ncl quale da quella parte doue da il ficnatorechcè vcrlb Le

uan te,ordino di treuercini vnafacciata,& unafialitadi scale che da due ban

de fiatgono per trouarc un piano
,
per ilquaie s’entra nel mezzo della fala di

quel palazzo con ricche riuoltepiencdibalaudn uarij ebeferuanoper ap-

poggiatoi,& per parapetti . douc per arrichirla dinanzi ui fece mcuercidue

fiumi aghiaccre antichi di marmo fiopra a alcuni bafiamen ti, uno de quali c

i! T euere,l’a! tro è il Nilo di braccia noue l’uno,cofa rara,& nel mezzo bada

ire in vna gran nicchia un Giouc . Seguitò dalla banda di mezzogiorno do-

uc èil palazzo de Conferuatori per riquadrarlo , unaricca, & uariafacciati

con una loggia da pie piena di colonne,& nicchie,douc vanno molte ftatuc

antiche,& attorno fono uanj ornaméti,& di porte, Si finedre che già n’è po

fto una parte. Se dirimpetto a queda ne haaleguitareun' altra fimikdiuct

fio tramontana lotto Araceli; Se dinanzi una fialitadi badeni diuerfio ponen

te qual fiarà piana con vn ricinto , & parapetto di balaudri douefiara Tcnir»

ta principale con vn’ordine,éc bafamctilòprai quali va tutta lanobiltà del

le flatuc di che hoggi è cofi ricco il Campidoglio. Nel mezzo delia piazzain

una baia, in forma ouale,èpodo il cauallo di bronzo tanto nominato, lu'l

quale è la datua di .Marco Aurelio,laquale il medefimo Papa Paulo fcceleua

re dalla piazza di Lateranoouel’haueùapodaSido quarto: ilquaie edifino

riefee tanto bello hoggi,che egliè degno d’eflcre ccnumcrato fra lecolc de-

gne che ha fatto Michelagnolo,& è hoggi guidato per còdurlq a fine da M.

Tomao dcCaualicrigcntjÌ’huomoRoiiianojcheèdato,5ccdc maggioti

amici che hauelll mai Michelagnolo,come fi dirà piu ballo. HaueuaPapa

Paulo terzo fatto tirare innanzi al san Gallo, mentre viueua,il palazzo rii ca

faFarneficjric hauendouifia pcrrein cima il cornicione peni fine del tetto

della partedi fuori, uolfiechc MÌche!ag.confiuodifiegno,&ordinclo{acclli,

ilquaie non potendo mancare a quel Papa,che io dimaua,& accarczzaua ti

tOjfcce fare vn modello di braccia lei di legname della grandezza che haue*

uaacllere,& quelloiiifu vnodecantidel palazzo fe porte,che m.cfìrairiin»

effetto quel che hautua a edere l’opera, che piaciuto a l'ua Santità, et a tiuta

Roma è dato poi condotto queilaparte che lene uede a finc,r]ufccnrioilpla

bello ci piu uariodiquanrifienefiwno mai nidi, o amichi , o moderni :&ria
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iaeftopoìche’lsan Gallomori, volfeil Papa che haueflì Michelagnolo cu-

^psnmcnte di quella fabiica , doue egh tcceil lìneftrone di marmo con co

Joonebcllirsimed- milch^ocheèfopra la porta principale dei palazzo con

TD'armegcandc bel!irs:ma,& uariadi marmodi Papa Paulo terzo (ondato*

rrdiquei palazzo. Seguito di dentro dal primo ordine in fu del cortile di

^cello gli al tri due ordini con le piu belle uarie,& gratiofefìncftre, & orna

ultimo cornicione che li licn viftì mai, ladoucper le fatiche,

Jcingegnodi queli’huomo, chrggi diuentatoii p:u bel corrile di Europa.

fffliallargò,& ie maggior la r2Ìagrande,& diede ordine al ricerco dinanzi,

Jrcon uario,& nuouo modo di fello in form.idi mezzo ouato Iccecondur-

relcvoltedidetio ricctto.& pcrches’cra trouatoin queiranno alle Terme
Antoniane un marmo di braccia lette per ogni verio,ne! quale era Ila to da-

gli antichi intagliato Hercoie che (opra vn montetencua jl Toro per le cor

Da,con vn’altra figura in aiuto fuo,& intorno a quel monte uarie figure di

Faftori Kinfc,& altri animali,opera certo di ftraordmaria bellezza per vede

reiìpecfettefigurcinvnlaiIofodo,& fenzapczzi chefu giudicato leruire

per vna fontana , Michelagnolo ccnfigliò che fi douefiì condurre nel

fecondo cortile^&quiuircfiaurarlo per larglinelmcdefimomodo gettare

acque,che tutto piacque . Laquaieopera è fiata fino a hoggi da que Signori

Farncfi fatta rcfiauravecódiligentia per raleefFecto,& aìl’horaMichelagno

bordino cheli doueifiaquella dirittura farcun ponte cheaitrauerfallì il

fiume del Teuerc accio fi porelfi andare da quel palazzo in Trafteuerea vn'

altro lorgiardioo,& palazzo, pche pia dirittura della porta principale che

uoltain campo di Fiore fi vedellì avnaochiataiicortile, la fonte, ftradalu-

lia,&iIponte,et la bellczzadell’ahro giardino,fino airaltraportacherìufct

ranella ftrada di Trafteucrc , colà rara , et degnadi quei Pontefice, et della

uirtH,giuditio>etdilegnodi Michelagnolo. Etpcrchc l’nnno 1 547. mori

Bafliaoo Vinitiano frate del piombo, et difegnando rapa Paulo che quelle

ftatueantichepcr il fuo palazzo fi reftaurairino,Michclagnolo fauori volea

lieti Guglielmo dalla Porta fculcore Milanclc,ilqualegtouanedi fpcranza

dairudeitofraBaftianoeraftato raccomandato a Michelagnolo che piaciu

toliiltarfuojlo mefleinnanzi a Papa Paulo per acconciarederte ftatue, cria

cofa andò fi innanzi chegli fece dare Michelagnolo l’u.fitio del Piombo,che

dato poi ordine a! reftaurarle,come Tene uede ancora hoggi in quel palazzo

doue tra Guglielmo de bcncfitijriccuuti,fu poi vnodecontranj a Michcla-

gnolo.Succefle l’anno 1 549. la mercedi Papa Paulo tcrzoidoue dopo la crea

rione di Papa Giulio icrzo,iI Cardinale Farnefeordino fare una gran sepol

tura a Papa Paulo tuo per lemani di fra Guglic)mo,iIqiiale hauendoordina-
todi metterla in san Piero fo tco il primo arcodellanuouaChiefa fotte la tri

bunacheimpcdiuail piano di qucllaChieta.et non crainuerita il luogo foo

et perche Michelagnolo configliò giuditiolamcnte, chela non poieua ne do
ueaa ftarc, il Frate gli prefeodio credendothe lo facelfi per inuidia,mà ben
1 c poi accorto che gli diccua il uerOjCt che il mancamento è fiato da lui che

ha hautito la comodità, et nó l’ha finitacome fi dira alcioiiejec io ne fo fède.

aDuenghachci’annoi550.io filili perordinediPapa Giiilioterzo andato a

Komaaieruirlojcr voienucri per godermi MicheÌagnolo,finpei tal ccnli-
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^lOa'.^ope^2to,':^oueMiche!agnoIodc(lc^craua chetai fepolturafi m«trf5
i« una delle nicchie,cloue è hoggi la colonna degli spiritati che età il luogo

ruo>& io mi ero adoperato che Giulio terzo fi riìolocua per conrifpOBdccza

dijqiUopafar ìalua nell’ altra nicchia col mcdcfimocrdinejcfaeqiladi Papa

Paulo,doueil Frate che laprelein conti atio fu cagione chela (nano se mai

poi finitajctche quella di quello altro Pontefice non fi facefst, che tuttofo

ptonofticatodaMichelagnolo. Voitofsi Papa Giulio a farfare quell’ anno

r^ellaChiefadisanPieroaMontoriouna cappella di marmo con dua fcpol

tare per Antonio Cardinale de Monti Tuo zio,& Mefler Fabbiano Auodcl

Papa primo principio della grandezza di quella cafailluftre, della quale iia-

uendoil Vafatifactodifegnf,& modelli, Papa Giulio, che ftimò Tempre li

Tirtu di Miche!agnoIo,&: amaua il V afari , uolle che Michclagnolo nefacef-

fi il prezzo fra loro;& il Valari fuplicò il Papa a far che wichelag. nepiglialli

la prore rione,& perche il Vafarihaucuapropoftop gl’intagli di quella opi

Simon Mofca.et per le {fatue RafFael Monte Lupo, conlìgiiò Michelagnolo,

chenonuififacelli intagli di fogliami nemancone membri dell’ opera di

quadro,dicendo chedoueuannofiguredimarmo non ci vuole edere altra

cofa.pilchcil Vafati da ito che nò lo faccfsipche l’opera rimaneflipoueca

et ineffetto poi quando e’Iauedde finita confellòcheglihauefli hauutogiu

di ciò, et grande, non volfeMichellgnolocheil Monte Lupo faceffi le ftacoc,

hauendo uifto quanto s’era portato male nelle fue della lepoltura di Giulio

lecódo,S: fi cócen tò piu prefto ch’elle fullino dace a Bartolomeo A muianna

ti,qualei! Vafari hrtUeuamefioinnanzi,ancor’cheil Buonarroto hauellivn

poco di sdegno par ticolarcfcco,& con Nanni di Baccio Bigio,natoiebcn&

confiderà da leggier cagione,che efiendogiouanetti modi dali’afctionc del

Farce piu che per cffcnclerlo,haueuano in duftncfamcnte entrando in cali

leuatia Anton nini creato di Michelagnolo molte cartedifegnatejchedi poi

per uiadel Magiftratode Signori O itogli fiiron rendute tutte,ne gii volle

perintcrcefsionediMeflerGiouanni Norchiati Canonico di san Lorenzo

amico fuo,fargli dare altro gafìigo. Doueil Vafari ragionandogli Michela

gnolodi quella cofa gli dille ridendo che gli pareua che non meritalìino

biafiroo alcunojct che {egli hauelsi potuto,harebbe non folamente toltogli

parecchi difegnimia l’harebbe ipogiiato di tutto quelche gli hauefsi potuto

haucredi fino mano fole per imparare l’arte, chcs’hadauolere beneaqiic-

gli che cercan la uirtu', & premiargli ancora
.
perche nou fi hanno quelli a

trattare come quegli che v’hanno r ubando idanati,lcrobe,etraltrccofe ira

porcanrii hot cofi li recò la cofa in burla. Fu ciò cagionechea quella opera

di Molitorio fi diede pnncipio,ct che il medefimo anno il V afari , «lo Ara

mannaro andoronoafar condurrei marmi da Carrara a Roma per far det»

to lauoro. Era in quel rempo ogni giorno il V afari con Michelagnolo ; doue

una mattinai! Papa dirpensoperamorcuolczza ambiducchefacendolefet

lechiefiracaualiojch’era l’anno san co,riceue{sino il perdono adoppioido-

uc nel farle hebbonofra l’una,ct Falera Chiefa molti utilfiet begli ragiona-

menti dell’arte.ccinduftriofijche’i Vafan ne diftefcvn dialogo,chea miglio

re occafionefi manderà fuori con airrecofi’ attenente all’arie. Autenticò

Papa Giulio terzo Quell’anno il mocu proprio di PapaPauio terzo, f^p« 1^

fabbrica
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fcbbricaà san Piero,&ancora che gli fiilS detto molto male da i fautori del

bietta Sangallefcapcr cónto dcHafebbrica di san Piero per ali’fiora non ne

folicvdirc nienteqoel Papa haucndogli( come era aero) moftro il Vafari

cbcglihaucuadatola vita a qllafabrica,&oper6cósu3 5antità,cheqlianó

ócclii cola nelTuna attenente al difegno lènza il giuditio fuo , che Pollcruò

fanprctpcrchcneallaVignia luUa fececofa alcuna fenzailluo ccnfiglio»

pemBeìuedere,douc fi rifece lalcala che v’è bora in cambio della mezza ton

(iacheuenmainnanzhlaliuaottorcaglioni, Scaltri otto in giro entcaua in

dentro fatta già da Bramantc,che era pofta nella maggior nicchia in mezzo
Bducdcre.Michelagnoloui dilegno, &fe fare quellaquadracoibalauftri

diprcpetigno che ui è ora molto bella. Haucua il Vafari quell’ano finito di

ftampare l'opera delle vitede pittori Scultori,& ArchitettoriinFiorcnza,6c

diniuno de vitti haueuafattola vita, ancor che ci folli de vecchi fe non di

Michelagnolo, e cofi gli prelento l’opa,che la riceue có molta allegrezza,do
aemolti ricordi di cole haueuahauuto dalla voce lua il Vafari come da arte

fice piu vecchio.Sc di giuditio;& non andò guari che hauendola letta gli ma
do Michelagnolo il pcelcnte Tonetto fatto da lui.ilqualc mi piace in memo-
[jadellc Tue amoccuolezzeporrcin «quello lungo

.

Se con lo ùiU,ò co i colori hduete

Alla natura pareggiato Varie,

Anzi d qucUa feemato il pregio in parte,

Cfce’i bel di Uipiu bello a noirendete.

poi che con dotta manpo^ouifete

A piuiegnolauoro, aucrgar carte

,

Quel cheuimanca a leidipregio in parte

nel dar uita adaltruitutta togliete

Chefefecola alcuno ornaicontefc

Infar^bclVcpre, almen^ cedalepoi

Che conuicn cha'l preferitto fine arriue,

Hor lememorie altrui già jpente accefe

Tornandofatejjor chefien qu€Uc,euoi,

lAalgrado d'effe eternabnente uiue.

Parti il Vaiati per Ficrenza^&ialTo la curaaMÌchelagnoIodel fare fonda

re a Monrorio . Era MeUee Bindo Altouiti all’ bora Conlblo della natione

Florcntinamoltoamicodcl Valari,chc infu quella occafione gli dille che

fifcbbe bene di far condurre quella opera nella Chiefadisan Giouannide
FiorentinijSc che ne haucua già parlato con Michclagnolo,iIquaIeFauorireb

bclacola,& larcbbc quello cagione di dar’fine a quella Chiefa.piacquc que
ftoa Meffèr BindOySc ellcodo molto famigliare del Papa gliene ragiono cal

damentc^moftrando che larcbbc llato bene,che le fepolture, & la cappella

,

chesuaSantitàfaccuafarepcr Monrorio, rhauelTe fatte nella Chieladisan

Giouanni de Fioren tini, &c aggiugnendo che ciò farebbe cagione, che con
^oefta occarione,& {prone la Natione farebbe fpefa tale,che la Chiefa harcb
wlafua fincj& IcsuaSantiiàfaccflelacappcUa maggiore, gli altri mettati

Zzzz
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farcbbonoreicappcllcj&poidi mano in niano iircftance, Ladoue il Pap*

il uoito d’animo,& ancora che ne fulìì faeco fnodel]o*& prezzo, andò aMó
iorio,& mando per Michclagnoio, alquale ogni giorno il Vaiati fcriucua;

& haueua fecondo l’occaGone delle faccende rifpoftada lui.Scrifle adunque

al Vaiaci MicheIagnolo,al primodid’Agoftoijjo.laroutarione che hauc.

ua fatto il Pap3,& fon quelle le parole ilielìe di lua mano

.

il.Gìorgio mio aro.Circi drifonidre a Sin ?ieroAM.ontorioconeilPip4.nSuol

fe intendere non uenefcrifsi niente/ipcndouoi ejjere auifdto (UIThuomo uojìroé^iu,

Bora mi acuie dirui qncUo chefegue, CT que/ìo è che hicrmittiiufendo il papiAxLto

éidetto Montorio,mxndopcr me,rifcontrjo mfulpoU,che tornMti: hebbi lungone

nmentofeco circa lefepolture aUogateià,^ aU'ulHmo mi dijfe che era rifolm nonm
lere mettere deteefepolture infu quel monte: ma nella chiefa de ì'iorentiai^rkhiefemìói

parere,e di difcgno,et io ne lo confortai affaiJlimando che per queflo mezzo dettaChit

fa ihabbia afinire. Circa le uojlre tre riceuute non ho penna da rispondere atante altez

Ze: mafe hauefsi caro di effere in qualche parte quelle che mifate, non tharei caro per

altrofe non perche noi hauefsi unferuidore,che ualefsi qualcofa . Ma io non mmxraui*

gliofcndouoirifucitatoredihuominimcrtfche noi allunghiate uitaaiuiuijoucrocbei

mal uiuifuriate p infinito tepo alla morte,ej perabrcuiare,iofon tutto,come so^oflro.

Idichelagnolo Buonaruoti inRoma.

Mentre che quelle cofe fi trauagliauano, & che la natione cercauadifer

danari,nacquero certe difiìcultà,perche non conclulero nientCj&coli la co

fa fi raffreddò. In tanto hauendo già facto il Vafarj,& l’Aramannato cauatc

a Carrara tutti i marrai>fene mandò a Roraagran-partc,& coli l’Amroanna

to conelfijfcriuendoperlui il Vafari al Buonaruoto, chcfacelfiintédcreal

Papa doue uolcua quella fepoltura,& che hauendo l’ordinefaceffi fondare;

fubiro che-MichelagnoIohebbe la lettera parlo alnollro Signorcj&fcrillcal

Vafar
j
quella rcfolutione di man fua.

MefferGiorgiomio caro.Subito cheBartolomeofugiunto qua, andaiaparlarealVi

pa,e7 uiito che uolcuafare rifondare a Montorio,per le fepolture,prouueddid'unmm

tare di san Piero . ottante cofe lofeppe , es" uolfeui mandare uno a fuo modo ,
iopcrntut

combattere con chi da le moffe a uenti,mifon tirato adreto,perche effondo huomotegfft

ri,non uorrei ef.ere traportato in quakhe-maccku. BafìacheneUaChiefadePiorentini

non mi pare s^habbia piu a petfarc. tornate prefìo,z^ fratefano . altro non miaecde,

addi 13. di Ottobre 1 550.

ChiamauaMichelagnoIo tante cofe MonGgnor di Furli, perche uoleoi

fare ogni cofa-Elfcndomaellro di camera del Papa; pronedeuapcrletncda

glie,gioie,camei,& figurine di bronzo, picturcjdifegni, &uoleuachcogoi

cofadipendelfida lui. volentieri fuggiua.Michelagnolo quello huomopcr

che haueua fatto fempre ufitij contrari} al bifpgnocli Miehelagnolo, Seper

ciò dubicaua non efi'ere da l’ambi rione di quefiò huemo craporiàtoin qu^

che macchia. Balla chela nationeFioreiuìnaperfe per quella Chitlà una hd

Iifiìraa occafionejche Dio fa quan^ la racquilleràgiamai, &a mcnedolic

inUriira
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isfinitamente. Non ho voluto mancare di fare quefta breue memoria, pcf

rfiefiveggbachcqaeftohuomo cercò di giouare fempre alla natione fua»

Ì:agliamicifuoi.& all’arte. Nefu tornato apena il Vafari a Roma, che in-

nanzi che fallì il principio deli’aono 1551. la fetta Sangaìiefcahaueua ordi-

nato contro Michelagnolo un trattato,che il Papa douefsi face congregano

ESin san Pietro, 6c ragunare i fabricieri,& tutti quegli che haueuono la cu

ra,pcrmoftrarecon falle calamuie asua Santità , che Michelagnolo haueua

coarto quella fabrica: perche hauendo egli già murato la nicchia del Re,do
oefono le tre cappelle,& condottole con le tre fincftre fopra, nefapcndo ql

che Gvolcua fare nella uolta,con giuditio debole haueuano dato adinten^

derc al Cardinale Saluiati vecchic>,&a Marcello Ccru3no,chefu poi Papa*

che san Piero rimati eua con poco lume, la doue ragù nati tutti, il Papa djfTc

aMichelagnolo,che J deputaci diceuano che quella nicchia harebbe refò po

colume;glirifpofe,io uorreifèntire parlare quelli deputati. Il Cardinale

jtarcello rilpole>fian noi. Michelagnolo gli dilIe.Monlìgnore.fopra quelle

finellrc nella volca,chefaafaredi treuetnni,neuan’ea!tre. Voi non ce l’ha

oetemai dctTO,diireil Cardinale,S: Michelagnolo loggiunfcjio nò fono, ne

manco uoglio edere oblrgato a dirlo,ne alla S'. V. nea neduno, quciche iQ

debbo ò voglio firei i’ù6 tk> uollro è di far uenire danari, & hauerc loro cu-

ra dai ladri,& a difeni della fabbrica nehauete a lalciareil carico a me. Et

oultolìì al Papa,etdilìe, Padre Sarò uedete>queIcheioguadagno,chefequc

llefàtiche,cheio duro,non mi giouano aH'animajio perdo tempo, & l’ope-

ra. Il Papa che lo amaua,gliroeflele maniinrullespalle,& dilIe,uoiguada»

gnateperranima,&perilcorpo,non dubicate,& perhauerfegli faputo le-

wre dinanzijglictebbeii Papa amore ÌDfinitamente,& comandoa lui,&al

Vafiri chel giorno Seguente amenduefuiiìnoalla vigna luhatnel qual luov

^ohebbetnolri ragionamenti fcco, checódud'éro quell’opera quali alla bèl

lcz2a,che ella c,ne faceua ne dcliberaua cofa nelTuna di difegno fenza il pane

re,& giuduio Tuo. Et infra l’aitre vo!fe,pcheegIi ci andaua Ipeflo col Valarf»

IlandosuaSanticàintornoaliafontedell’acqua uergine con dodici Cardi

nali , arriuato Michelag. volfefdico) il Papa per forza che Michelagnolo gH
fedelTi allato,quantunque egli humilillìmamen teli recufadìj hoaoràdo lui

lempfe,quanto è poIììbfle,la uirtu lua . Fecegli fare un modello d'una faccia

tapcr un palazzo,che sua Santità dclìderaua fare allato a san Rocco, voled*

dofiferuitcdel Maufoicodi Auguflo perii redo delia muraglia ichenon fi

può uedereper difégno di facciata, ne il piu uario.neii piu ornato , ne il piu

nuouodi maniera, e di ordine: auenga come s’è villo in tutte le cofe fue, che

e' non s’è mai uolu to obligare a Iegge,o anticha,o moderna di cofe d’ archi-

tettura,come quegli che ha haute i’ingengoatto a trouaielemprc cofenuo
oe,& uarie,& non punto men beile. Qucllò modello è boggi appreflo il ou
ca Cofimo de Medici,chc gli fu donato da Papa Pio quarto, quando gli an«

dò a Roma,che lo tiene fra le lue colè piu care . Portò tanto nfpetto quefeo

Papa a Michelagnolo che del con tinuo prefe la lua proretionc contro a Car
dinali, Scaltri checcrcauanocalunniarlo,& volle chelcmprr per ualcnti,

& reputati che fulfino gli artefici andafiìno a trouarlo a cala, & gli hebbeta

to rjfpettOjòc reuecenza,cbe non fi ardiua sua Santità per non gli dare falli-

Zzzz z
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^io a richiederlo <3i moire cofc', che Michclagnolo ancor’ che fùfll flecchio

porcua fare . HaueuaMicheiagnolofìno nel rem podi Paulo terzo per foo

oxdme dato principio afarrilcndare il ponte Santa Maria di Roma.ùquale

per il corfo dei l’acqua con tinuo,& per ranticlmàluaeta indebolito, &ro-

uinaua: fu oidi nato da Micheiagnoio per ma di calle il rifondate,6c fate di«

ligéti ripari alle pile:e di gianehaueuacÓdottoaiìnevnagran parte, fiefàt.

lolpefegrodein legnami,& treuertiaia bnefìcio di quella opera, Scuedea

doh nel tempo di Giulio terzo.incógregationecoi Chetici di camera in pta

ricadi dargli fine, fu propofto fra loro da Nanni di Baccio Bigio architetto,

checó poco cempoj&fomma di danari fi farebbe finito, allogando in cotu-

rno a Iui,& con certo roodoallegauano fiotto fpetiedi bene per ifgrauar’ Mi

chelagnoIo,percheera vecchio,6c che non lene curaua, Se ftando cofi laco-

fa no Cene uerrebbe mai a fine. Il Papa chevolcua poche brighe,nÓ péfando

aql che poteiia nafcere,diede an tonta a Cherici di camera che come cefalo

ro n’hauefsino cura; i quali lo dettone poi,renza che Micheiagnoio ne fapci

fiahro,c6 cutteqlle materie,con patto libero a Nanni, ifquale non aticfea

qucllefortitìcatìonijcomcerancceflarioanibndario; maiofcaricòdi pefo

per uedere gran numero di treuertini,di cheera cifiancato,& Ioli iato aoti»

camenrcilponte,chcu€tiiuanoagrauatlo,&faccuanlo piu forte,& ficuro,

ic piu gagliardo, mertendouiinquclcabio mateciadigbiaie,& a! cri getti,

<he non fi vedeua alcun difetto di drente
,
&:di fuori ui fece fpódc,& altre

cofe,che a vederlo patena rinouato tutto; maindcbolito totalméie,& tutto

afiottigliato . segui dapui cinque anni dopo, che uenendo iapiena del dilu-

vio fanno 1555. egli tonino di maniera, che fece conofeere il poco giuditio

de Cherici di camera, cl danno che riceuè Roma per partirli dalconligliodi

Micheiagnoio,ilquale predille quelfafuarouina molte uolte afuoi amici,

ic a me,che mi ricordo pafiàdoui infieroe a cauaìlo.che mi diceua,Giogioq

fto potè ci inemarottOjfoljccitiamo ilcaualcare, che nó rouini in mentteci

fian su. Ma tornado al ragionaméto difopra. finito chefu l’opadi Motorio,

& có molta mia fat!sfatione,io tomaia Fiorenza p feruitio del Duca Cofi-

fno,che fu l’anno 15^4. Dolfe aMichelagnoIoUpartitadel Vaiati, Separi

mente a Giorgio. Auenga cheogni giorno que Tuoi auerfarij bora p una via

ior’p un’altra lo trauagliauanotpilche nó macarono giornalmente l’vnoa

lalito rcriucrfi,& l’anno roedefimo d’Aprile dandogli nuouail Vafari.cbe

Lionardo nipote di Micbclag. haueua hauiuo vn figliuolo mallio , & còbo

notaio corteo di dóncnohiiilh l’haueuono accópagnato al Batfcfimojrino

uàdoilaomedelBuoQaruotOjMichdagDoiorirpofein vnaleueraal Vaiati

quclfeparolc.

Ciorpo m'ìco caro. Io hoprejc pctniif.tmpUcm dcUattoJhrn,uìJlo che puruiria

«erditr delpouero urcchio,e;^ piu pcrrjjcrui trniuto al trionfo^ebe mifcnuete^hacr

nijìorini^ertun'altro Buoturuoto-.delquàieaitijbuinngraiiù quantofOyCrpe^'Jò;B:i

hcnmidifpìacctdpoinpa,perche Ì’httoinonoadc<rider(,qHati4oilmondotuUopunge:

però tniparecheiJQnjrdc non kahvuafarc tantafesta iunode nafte, cmqueinHe

%rczzache fhaaferhare aUamorte di cktè ben uiilìtìo . nc uimrauigUatefenonr^
écjùbuo :lo fo pernenpaere mreante . lercio ui dico che perle mokelòde, ebeper
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Sjie ,f< io ne meritjliifofutu , mipincbb: ,
qiando iom uidctd in inimi •

^^utcorpOybtm€rui<iitoq!uicof<i,ebaucrf^(iisfii£toaqudchemim.ru pxrte di quel

uijbn debùore . doue ui ricognofco ogni korx creditore di moke piu che io non

le <U pigiai •V perche fonuecchio orjinAÌnor.jperoìnqucj^i,mìneWiltrs uicapo

KTt pjreggùre il comocperòuipregodipaticncUyC^fonucjh-OiZTlccofe di qui

^purcojL

Haueaagianel tempo Hi Paulo terrò, mandato jl Duca Cofìmo il Trito

{oiKomaperucdereleeglihaucJrepotutoperfuadere Michelagnoloa ri-

ifcnare a Fiorenza, per dar line alla Sagreftiadisan Lorenzo, ma feufando

É Michelagnolo,cbcinaecchiato non poteuàpiuil pefo delle fatiche, & co

Biolteragioni lo elclufe, che non poteua partirli di Roma . ondeilTriboIo

(jimandofinalmentedellafcaLa della Libreria di san Lorenzo, della quale

jiichelagnolohaueualàttofare molte pierre,&: non ce n’era modello necet

terza appunto della lcrma,&quanrunque cifuderofegniin terra in vn tnat

tonato,& altri Ithizzi di terraja propria,& ultima rifolutione non Cenetro

eaua . noue per preghi che faceUi il Tnbolo,& ci melcolafll il nome del na
fa,DÓ rispofèmai alcrojfcnon che nÓfenericordaua. FudatodalDuca Co
^moordineal Vafarijchefcrmeflca Michelagnolochegli mandafsiadirc

che fine hauellc a hauerc quella fcala; che forfè per lamicitia , & amore che

gli porcaua,douerebbe dire qualcofa,che farebbe cagione,cbe ucnendo tal

rfoiutionejellalì finirebbe.

Scriife il V afari a Michclagnolo Tanimo del Duca,&che tutto quel che fi hft

ueuaacondurrc, locherebbe a loia cficrnelo eflecutorc, ilchcfarebbecoti

quella ledeche fapeuache e’ foieua hauer’eura delle cole Tue
.
per il che man

dò Michelagnolo l’ordine di far detta (cala in una letteradi fua mano addì

lU. di Settembre 1555.

Mfjjèr Giorgio amico caro. Circa la fcala della Lihreriaydiche m'è flato tanto

firhto ,
crediate che fc io mi potefsi ricordare come io rhaucuo ordinata , che io non

tmfarci pregare : mi torna bene neUa mentecome unfogno una certafcala : ma non ere

io chefia appunto quella cheio penfd altbora
,
perche mi torna cofa goffa ;

pure laferi*

mo qui , cioè che i togUeflima quantitàdifcatolc aouate difondo iun ptàlmo l'una;

m ncn.duna lunghezza , elarghezza , CT U maggiore , cp'prv-na poncfsi infuipad •

mento lontana dal muro dalla porta tanto quarto v^te che Ufcalafla dolce , 0 cruda , e

un'altra ne mettefifcpraqueflachefufi tantominore per ogiiiuerfo , chcin fila pri*

m Sfotto auanzafi tanto piano
,
quanto uude d pie. perfilirc , dimimiendoie , cf ri<

tinndoleuerfo la portafratana, altra , sempre per falire , CT ^he la diminutic*

ncdeH’uUimogrado fla quant'é'luanodclIaporta,cr detta pancdifcalaaouatahab*

bicorne dua ale unadi quayCS'vmaii lacche ui flguitino iincdefimi gradi nona
ouati

.

Di quekeferua il mezzoperiifìgnore dal mezzoin fu didetta scala

,

er ri*

uolcididctteaUerùorninoalmuro tdalmczzoingiuinflno infnìpauimento fldisco-

.fhnotì>nthttalafcaladaUnitrodrcatrepalmiyin modo che h-nba/àmentodcl ricetta

BonjU ouupat-o in luogo nejflinOyCX rejti Ubera ognifaccia- lofcriuocsfiia ridere',

inafo beacheMiiro-^ete cofa alpropofito.
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ScritTeancovaMicl^elagnoloinquedi aì Vafaricheedendo morto Gìa!i«

torzo,& creato Marcello, la fetta gh era córro, per lanuouacreationedi ouel

Pontefice comincio di nuono a irauag!iarIo,peri! chefcntendocioil Duca,

iScdirpiacédcgli quefti modi,fece fcriitcrc a Giorgio, fic dirli che doueua par

tirfi di Roma,dc venirfenea (lare a Fiorenza, dou e quel Duca non deiìdcra

uaalrro,renontaIuo!tacon(ìglTatfi perlefue fahriche rccondoifuoidifc-

gni & che harebbe da quel Signore tutro quello,che e’defidcrauajfenzifet*

niente di Tua mano- & di nuouo gli fu per M. Lionardo Marinozzicametie

re fegreto del Duca Cofimo portate lettere feri tteda S.Eccell.&cofidal Va

fari. doueelTendo morrò Mr.rceIIo,& creato raulo quar;o,dal quale di nno

uo gli era fiato in quel principio cheegliandò a baciare il piede,fatte offette

fiflai,{n defidcrio della fine della fabbrica di 5?n Pietro,&robligo,chcglipa

reuahauerui,!o ten ne fermo;& pigliando cer ce fcufefcnlTe al Duca,chenó

poteuaper all’horafcruirlo,6w unalecteraal Vafariconqfteparolepropric.

M. Giorgio Amico cir<}.\o chìxmo iddio in te?iimonio, cmt iofucontrA mùaoglù

ecngr<:ndif$imAforzAme(fodA?AfAPAuIoterzoncU:i fóbricÀdiSAn Pietroè Rami

dieci annifono,érfefifufsifcguitAtofino Ahoggi di ìauorareindcttAfahbricAeomtjifs

cena all'horajo farci bora a quello di detta fabbrica , ch'io iefidererei tornarmicoUsi

tna per mancamento d’ danari la fé molto aUentata, o" ^cntafì quando le giunta inpiu

faticofe,e difcil’partr.inmodo che abandonandolahorj,non sarebbe altro, che eongra

dtfsima uergogna,Zu pcccatopcrdere il premio deUefatichc,che io ho durate indetti x>

anni per Famor de Dio. io ui ho fatto quejìo difcorfoperriff>oBadeUauolìra,(jptrcl;e

ho ma lettera de! Duca m'hafatto molto marauigUareychc sua SignoriaffUdepitn

fcriuere con tar.ta dolcczza-neringratio lddio,c' S.E. quantofo,(cyp<ffote^psifa,io

efeo di propolìto,pcrche ho perdutoh mcmoria,cl ceriiello,e lo Ccrìiien m’édi grlir <i^

fanno,perche non è mia arte.La conclusone è quefa difarui intendere quelchc fe^e dfl

lo abandonarc lafepradettafabbrica, e partirfi di qua; la prima cofa contenterei parer*

(hi ladri,c'farci cagione dellafua rouina,ejforfè ancora delferrarfìperfempre

.

Seguitando di fcriuere Michelagnolo a Giorgio gli dille per efcufationc

fua col Duca,chehauendocafa,&: molte cofe a comodo fuo in Roma, chcua

leuano migliaia di fcudi,ol craa federe indifpofto della vita per renella,fian-

co, e pena come hano tutnevecchÌ
5
& come nepoieua'far’fedcmacftroEral

do fuo medico.de! quale fi lodaua dopo Diohauerelau'tadalui.pchepq-

Ile cagioni non poteuapartirfi,& che finalmente non gli baftaual'aniroofc

non di morire. Raccomandauali al Vafari come per piu altre lettere,che ha

di fuojchelorarcorràdadì al Duca,che gli perdonali ultra a quello che (co

me ho dcttc)gli fcrille al Duca in efcufacic nefua>&fe Michelagnolofiiffifta

to da poter caualcarefarcbbe fubito uenuro a Fiurenza , onde credo che no

fi farebbe faputo poi partire per ri tornarfene a Roma tanto lo modcla cene

rezza,& ramore,cheportaua a! Duca.S: in tanto attendeuaalitiorarcldet

ta fabbrica in molti luoghi per fei inaila ch’ella non poceffeedere p'umofla.

In qucfto mentre alcuni gli haueuon referto che Papa Paulo quarte, era d’a

nim j di fargli acconci.’.re !a ficciata del tac.'<ppella,doue è il giu litio vniuer

fàle per<.he'diceua che qaeik figure moilcauano le parte uergognofe trop-
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po(ìilbneftamence;ladouefutatcoinienciere l’animo <iel Papa a Michelag.

ilquale rifpofe,diie al Papa,chc quefta è piccola faccenda, & che facilmente

gpuo acconciare.che acconci egli il módo,che le pitture fi acconciano pre-

gp.Fu tolto a Miche! agnolo l’uticio della Canceìlecia Hi Rimi ni : non volle

jnai parlare al Papa,chc non fapeua la colajilquale dal fuo Coppiere gli fu le

Ulto,col uolcrgli tare dare per conto della fabbrica di san Piero feudi cento

il
mclc,chc fattogli portare una melata a cara,MÌchelagnolo non gli accettò,

l’anno medefimo gli nacque la morte di Vrbino fuo feruidore anzi come li

paochiamare5& come haucua fatto,fuo compagno : quello uéne a Ilare c5
Uicbehgnolo a Fiorenza l’anno 15J0. finito l’alledio,quando Antonio Mi*
Bifuodircepoio andò in Francia,& ulògrandillìma feruicu a MÌchelagnolo,

tanto che in 16. anni quella ferui tUaSc dimellichezza fece che Micheiagno-

|olofcriccho,& l’amò tanto,che coli vecchio in quella lua malattia Io ferui

&dormiiu la notte velli to a guardarlo, per ilche dopo che fu morto , il V»
fari per confortarlo giilcrille,& egli rifpofe con quelle parole .

M. Gjorgfc mio citro,tc pojjò ntdefcriucre, pur per riJ}>oi^d ieUi uojku Uttcra di

rò falche cofa. uoifapete come Vrbino è mortoidi che me ftito grddifsi. gradi di Dio ,

m con grane mio dannose infinito dolore. U grada èfiatx,che douc in aita mi haueua ui

to,mrendo m'hainegnato morire noncondiJpiacere,ma condefiderio della morte lo

tho temuto t6. anni , ehoUotrouator^rifsiìno, g"fedele ,
c^hcrachelo haucuo fatto

ricche

,

CT che io faffettaiio bAfÌQne,G'ripofode!lamiauecchiezza,m'è Jfiarito, nè

m’en'jji^yfo altrafi>eraiiza,che di riucderlo inParadifo

.

Et di quejìo n'ha moslro segno

liiio perUfeHcifsima morte che hafattCtche piu affai chc'l morire gli è increfeiuto

fcisrmi in tpuefio mondo traditore con tanti affanni:benche la maggior’parte di me n’è ità

fico,nemirimime altro cheuna infinita miferia.G' mi ui raccomando.

Fu adoperato al tépo di Paulo quarto, nelle fortificationi di Roma in piu

luoghi,&da Salullio Peruzziachiquel Papa,come s’èdettoaltroae, haue-

ua dato a fare il portonedi Callelio santo Àgnolo hoggi la metà roainato,

fi adoperò ancora a difpenfare le ftatue di quella opera , & uedere i modelli

degli fcultorijSc correggerli. & m quel tempo uenne uicino a Roma lo efee

cito Franzcfcjdouc pensò wichelagnolo có quella città hauere a capi tare ma
le-doueAntonioFranzefedaCallel Durante,chegli haueualalfaco Vrbi*

DO in cafaper lèruirlo nella Tua morcejlirifoluefuggirfi di Roma,&fegrera
mente andò Michelagnolo nelle montagnie di Spulcco.doueegli vifitando

certi luoghi di romitori, nel qual tempo icriuendoli il Vafari,& mandando
gli unaoperecta,che Carlo Lenzoni Cittadino Fiorentino alla raortefuaha

ueualafciata a Meller Cofinio Battoli,che douelfi farla ftarapare, & dirizza

reaMichflagnolo; finita che ellafu in que di la mando il Vafari a Michela*

gnolojchc riceuuta rifpofe cofi.

M. GiOfg/o amico caro, io ho n'cCKMfo il libretto di Meffcr Cefimo che uoi mi man-

dite,cr in que/fafarà una di ringradamento
,
pregoui che gliene diate , cr d quella mi

raccomaiìdo
'

ioiohmtoaquefiidicongran'difagto , ejfiesa y e grati piacere neUemciUagne di

Spuliti
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Spifferi d uijkdre que ron 'ti,inmoio che iofon ntonuto mende mezzo^ d Kami

,
p(t>

(ic uerdmenee c' nonfi troud pjcc fe non ne bofchi: alerò non ho che dìrui , mi puxt àn
^Utefino,e lieto,zX mt ni rdcconmdOfde i8. dt Settembre i

LauoranaMichclagnoIo quafiogni giorno per foci paflacempo inrornoi

quella pietra,che s’ègia ragionato,con le quattro figure, laquaìe egli spenò

»n qacfto tempo per quefte cagioni: perche quel faflo haueua molti stneri-

gli,&eraduro,&faccuarpeflo fuoco nello fcarpeUoiofulTepureyclic il gin-

di do di quello huomo fulfi tan to grande che nonfi contentata mai di cofa

che c’ faceifi: & che c’fia il uero,delÌe Tue ftatuc fene uede poche finite ndia

fuauirilità.che le finite affatto fono fiate condo tre da lui neilafuagioucota

comeil Bacco, la Pietà della fcbre,il gigante diFiorenza, il Chr.dellaMiner

Tatchequefte nonèpoflibilcne crcfcerc nediminuircun grano di panico

fenzanuocereloro.-l’altredcl DucaGiulfano,& Lorenzo,Nocte,&Aurora,

el Moifecon l’altredua infuori che non arriuano tuttea vndici ftac!ie,ri|.

tre dico fono fiate imperfettej& fon molte maggiormente,come quello che

»faua dire,che fe s'haueffi hauuto a contentare di quel che faceua,n'harcb-

bemandatepoche,anzineflunafuora. Vedendofi cheglieraito tantocoa

Parte,& col gindicio innanzi,che come gli haueua (coperto vna figura,& co

nolciutom un minimo che d’erroEe,lalarciauaftare,& corretta a manimci*

tete un’altromarmo penfando non hauerea uenirc a quel medefimo,&egIi

fpeflo diccQa edere quefia la cagione che egli diceua d’hauer fatto fi poche

ftacue,& pitture, Quefia Pietà eomefurottaladonó aFranedeoBaedi-

ni; in qucfto tempo Tiberio Calcarli scultO're Fiorentino eradioe&utomol

to amico di .MÌchciagnolo,pcr mezzo di Francefeo Bandini,&’ di MelltrDo

nato Gianno tri: & efìendo un giorno in cafa di Michelagnolo, doucetarot

ta quefia Pietà,dopo lungo ragionamento li dimando, perchecagionel’ha-

ueffirottaj&giiafto tante marauig!iofcfatichc:rirpofcc(Iernecagionclaiia

portunità di V tbino (uo feruido'‘e,che ogni di lo follecitaua a finirlaj&che

nal’altrecofegli uenneleuatoun pezzo d’un gomito della madonna,& che

prima ancora fe lei a recata inodiOjdc ci haueua hauuto molte disgranc at-

toi nodi un’ pelo che v’cra.dcuc fiappatogii la patientiala toppe,& la vele»

ua rompere affatto,fe Antonio (uo seruifore non fegli fuflì raccomandato,

che cofi com era gliene donafii . Doue Tiberio in tefo cio,parlò a! Bandino,

chcdefidcraua di hauerequalcofa di mano fila, & il Bandino operò cheli

berio promettelTi a Antonio feudi 200 . d’oro
,

pf^go Michelagnolo che

fe uolellì che con fuo aiuto di modelli Tiberio la finifiì per il sandino, faria

cagione che quelle fatiche non farebbono gettate in vano, & nefu cotcoto

Michelagnolo; la doue ne fece loro un prefente
.

queftafu portata uiafubi-

to,& rimeirainfiemepoidaTibcno,& rifatto non foche pezzi, ma titnafe

imperfetta per la morte dei Bandino,dj Miche!agnolo,& di Tiberio, truo-

oafi al prefente nelle m.ani di Pierantonio Bandini figliuolodi Francela>,al

la Tua vigna di monteCàuallo.&: tornando a Michelagnolo, fu necelfario

trouar qualcofa poi di marmo perchee’poteffi ogni giorno pafTar tempo

fc3rpelIando,6c fu mefib vn’ahro pezzo di marmo,ciouc era fiato già abboi

jeato un'altraPieia,uaria da quella molto minore

.
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|:jeQttatoa feruìrePaulo quarto Pirro LigorioarchjtettOj&fòpra alla

bri»*!* «ao Pieto,5c di duouo trauagliaua Micbelagnolo , & andauano dice

^cbc egli erarfmbambuo. Onde sdegnato da queftecofe uolenricri Tene

lircbbe tornato a Fioréza, c fopraftato a tornarfenefu di nuouo da Giorgio

fclledtaco co lettercima egli conoiceuad’eflet tanto inuecchiato,5c códotto

giaallaetàdt Si. annojicriuendoal Vafariinquel tempo per Tuo ordinario,

& mandandogli vari) fonctti spirituali, gli diccua cheera al fine della vita

,

cheguardatlì doue egli teneua i luci penheri , leggendo uedrebbe che era ai

lci4. bore, & non naiceua penfiero in lui che non ui fuiUfcolpita la morte

èceodojnvnafua.

Dio iluoglU Vifari che io U tengi s difigh (pudiche rfwjo, o" fo che mi direte hene

<èfio lii uecchio
,

pizzo duolef firefone:ti',vj4 perche molti (Ucono che iofon»

rwfciml'ifOjfco uoliitofirc ruffìtio mio. perU uofiri ueggho txmore che mi portace,et

iipflift percofd certd che io hxrei cdro di riporre (jneile mie debili ojfd d cdnto a iJueUe

iimopddrftcomemi pregdtcìmapdrtendodii^ua fxrei cdufdi'md grxn rotUnddelld

fibbricd di san Picro,(fkjm grdrt uergogiid,e (fiw grandifsimo peccdto: ma comefa iia-

iùlud che non poffa efferc mutatdffero far quanto mifcriueteyfe già non é peccato a tc^

KreddifagiopdreccUghiotticheOyfbettdno mi^artdprejìo.Erdconquefdletterafcri^

(ipiffàfuo mano il prefentefonetto.

Ciiaito ègUl corfo dcUa ulta mid

Contempellofo mafpcrfragilbarcd

Al comun portOyOu'drender'jì twcd

Conto,e ragion c^ogni opramjìdyC pitu

Onde i'affettuofafanti^,

Che tanemifece idolo, e Monarca,

Cognofcobo/ben', quan^erad’error’carcst,

E quel eh' a malfuo grado ognun' dejia.

Gli amorefì penfier' già nani, e lieti

Chefien'or^yS'd due morti mi atticino:

ìfuna socerto,el'altramiminaccia,

ìtèpinger’ nè scolpifpa piu che queti

Vamma uoUa a quelloamor diMino,

Cb'aperjé a prender'noi in Croce le braccia.

Per il che fi vedeua che andaua ritirado verlb Dio,e lafciando le cure dei

fatte per le pcriecutioni de fuoi maligni artefici,&p colpa di alcuni loprafia

tidcllaiabbnca,chc harcbbonouolu to come e’diceua menarle mani

,

furi/pofto per ordine del Duca Cofimo a Micheiagnolo dal Vafari con po-
thcparo]cinunaletteraconfortandoloalrimpatriarfi,& co! lonctto me-
delimocorrjlpondcnteallcrime. Sarcbbevolentieriparcitofidi Roma wì

ti)cJagnolo:inacra tanto ftraccoj&inuecchiato, che haueua come fi dirà

piu bafio, ftabiiitQ tornatlcne: mala volontà era pronta, inferma ìacarne,

ciclo ri tencuain Roma, et auucnne di Giugno l’anno 1J5 7. hauendoegli

tuo modello della volta,chccopriua la nicchia che fi faccua di treuertino
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alla cappella del Re,che nacque per non vi'potere ire,coraefolena j Tooet.

rore,chc il capo maeftro in luì corpo di mira la uoitaprefe la miluracó vna

centina lola,doue haaeuanc a edcieinfinite: Michefagnolo corae amicoi

&conficlentedel Vafariglimando difua roano diiegni con quelle paro.

lefcritteapiedidua.

L4 Onimfegndta di Koffo U prefi il cdpo m^icf.rofulccrpo diHittdttttolUiiipei

comefi cojfM'nciò a paffar al mezzo tondo^che è nel colmo di dettatwlti,s’accor!id(tr7

rovi chefaceua detta Ccntma,come (ì uede qui nel dtfegno lefegnatedi rnro.con (pe^.o

errore è ita la uolta tanto innanzi che s'ba a disf&rc un gran numero di pietre, perchcói

detta uolta non ci ua niiHa di muro,ma tutto triuertino,cr'ildiametro de tondi che sema

la cornice gli rici^e di zz. palmi
.
Queito errore hauendoil modellofatto appunto-.co

tnefo (dogni cofa,é ihatofatto per non ui potere andareJpef.o perla uecchiezz<u eione

io credetti che boraffifnita d€ttauolta,non[arafinita in tutto quejìo uerno:e7fe^po

tefii morire diuergogna,e dolore,io nonfarci uiuo. pregoui cheraguagUate il Ducaée

io nonfono bora a ^iorenza,vfeguitando nell'altro difegno doue egli hiueuadife^

to la piantadiceua coftM.Giorgio percbcfiameglio intefo ladificukàdeBauoltaperof

femore ilnafcimento filofino di terra èsiatoforzadìuiierlain trcuolteinluogodeStfi

nefiredabajfodmife^i piloni come uedete che c'-uannopirmidatiinmtzzo, dentro

del colmo dcUa uoltacome fa ilfondo,e lati deUe uolteancora,e bifognò gomnsrle con

un numero infinito di Centine , CT tantofanno mutatione, cr per tanti ucrjì dipunto in

punto che non cifipuò tener’ regolaferma, e tondi , e quadri che uengono nel me c it

lorfondi hanno adimmire,z^ crefeiere per taiuiuerfi,eandare a tanti puntiycbeèélit

cil cofa a trouare il meio nero, nondimeno hauedo il modello comedo dì tutte /eci^c^

fi doueua mai pigUarefigrande errore diuolcre co una Centina folagoiternare tut^itrt

que gufciyonde n'ènato ch’e bifognato conuergogna,o' danno disfare,O'disffftni iiico

ra ungran numero di piVfre,Zii uolta,€ i conci, e i uam , è tutta di triucrmo,coinc l’àrt

cofe dabajfo,cofa non ufata a Koma. Fm ajfoluto dal Duca Cofimo Miebelagnolo, uedeh

quefii inccnucnicntiydelfuo uenirc piu a Yiorenza , dicendogli che boueua piKwroilfto

confento,fT c&efeguitaffe sanFiero , che cofa che poteft hauereal mondo,a'che fi
quie

tafi. Onde M.ichclagnolofcrijfe al VaforiinellamedefimacartacbermgratuHailDii*

ca quantofap€ua,e^poteua di tanta carità,dicendo Dio mi é'a grafia ch'io po(fa ferme

lo di quefia pouerap trfyna,chc la memoria e’I cerueUo erar^ iti affettarlo iiiiro«e.l4 ii

fc di qu efia letterafu ÌAgofio l’anno 1557.

Hauédo per quello MichelagnoIoconofciucoche’I Duca ftiraaua,elafi

ta,e i’honor’ fuo piu che egli Hello che la doraua. Tuttcqftecofej& molt’al

tre,chc non la dibilogno,hauiamo apprelTo di noi Icrittc di lua mano. Et»

ridotto Micheiagnolo in vn termine, che uedcndocheiti san Piero lì trai

tauapoco5& hauendogia rirato innanzi gran parte dtìfregio delle fineflre

di dcntro,& deile colonne doppie di fuora che girano foprail cornicione

lòdo, doue s’ha poi a polare la cupola, come fi dirà,che córotiato da maggio

ri amici Tuoi come dal Cardinale di Carpi, da Meller Donato Gianozzi, &
daFrancefeo Bandini,& da TomaodeCaualinJ,& dal Lottino, lo ftripge-

uano che poi cheuedeuai! ritardare del uolgerc la cupola, nedouefiì farei!

meno un modello} (lerce molti meli di coli lènza rilolucrfi , allaioe
indfrde

p;;c£»-
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principio,& ne condufleapoco a poco vn piccolo modello di terra per po-

rrai poi coD Tcfemplo di quello,& con le pi?.nte,& profili, che haucua dif.

pian,tàrne fare vn maggiore di legno:ilqu3 le,datoli principio,in poco pii»

d’uno anno Io fece condurre a maeftco Giouanni Fràzeie con molto fuo ftu-

diOjS: iàcica;& Io fe di grandezza cale che le mifure , & proportioni piccole

toroailìno parimente col palmo antico Romano, nell’ opera grande aii’mte

rapctfetnone,haaendo condotto con diligentia in quello tutti i membri di

colon ne,bare,capi:cglj,porte,fineftre,&cornici,&ri(aIci,Sc coli ogni mimi
Ci,conolccndo in tale opera non fi douer’fare meno*, poi che fra i Chnftia-

aianziin tutto il mondo non fi croui ne vggha una fàbbrica di maggiore or

aameQto,& grandezza di quella,& mi par neceflariofe delie cofe minori ha

Diamo perfo tempo a no tarle,fia molto piu utile,& debito noftro deferiue-

re quefto modo di difegno per douer condurre quella fabfarica,& tribuna

,

con la forma.e ordine,& modo chehapenlatodidarli Michelagnolo, peto

con quella breuità che potrò ne faremo una fémplice narratione : accioche

femaiaccadeifi.chenon confenta Dio,come s’c villo fino a hora edere Hata

quella opera trauagliata i uitadi Michelagnolo, cofi falle dopo la morte fua

(lili’inuidia,& malignità de preluntuofi,polIino quelli miei Icritti qualun-

que c’iì ficnojgiouare a i fedeli che faranno efccuiori della mente di quello

iato huomoj&ancora raffrenatela uolontà de maligni che volellino alterar

lc,&cofiin vn medefimo tempo fi gioui,& diletti, & apra la mente a begli

ingegni che fono amici,& fi dilettano di quella profclfione . E t per dar pvin

apio, dico che quello modello farro con ordine di Michelagnolo,trouo che

fifa nelgrandc tutto il uanodcllaTribuna di dentro palmi iSó.parlàdo dal

lalua larghezza da muro a murojfopra il cornicione grande che gira di den

ero in tondo ditriuertino che fi pofa fopra i quattro pilallrigrandi doppi

cheli tnuouono di terra con ifuo capitegli in tagliati d’ordine corinto accó-

pagnato dal fuo architraue fregio , & cornicione pur di triuertino , ilquaic

cornicione girando intorno incorno alle nicchie grande fi pofa,&lieuafo«

ptai quattro grandi archi delle tre nicchie,& della entrata che fanno crocie

aquellafabrica:douecominciapoianafcereilpricipiodeIiaTribuna, ilna

fcimcnro della quale comincia vn bafamehtoditriuertino con vp piano hr
go palmi feijdoue fi camina,& quefto bafamento gira in tondo a vlb di poz-

2o,§c èia fua grofiezza palmi undici oncie alto fino alla lua cornice pai

mi 1 1.once dieci,&: la cornice difopraè palmi S.incirca,eI’agetto è palmi le<

&n3ezzo,entrafi per quello baiamente tondo per falite nella Tribuna per

quattro entrate che fono fopra gli archi delle nicchie,& ha diuifo la grolìcz

la di quello balàtncnco in tre parti quello dalla parte di drenco,e palmi ly.

quello difuori è palmi ii.è quel di mezzo palmi 7, once ii.che falagtolfez-

ladi palmi jj. once ii. il uano di mezzo è uoto,et ferue per andito, ilquaic c

alto di {fogo duo quadrijCt gira in tondo unico con una colta a mezza botte

etogni diri truca delle quattro cntrateottopone,che con quattro fcaglion

chelaglic cialcuna,vna ne ua al piano della cornice del primo imbafamen to

larga palmi 6. et mczzo,cc l’altra faglie alla cornice di dentro che gira incor

no alla Tribuna larga 8. palmi,et tre quarci,|nel!e quali per ciafeuna fi carni

la agiatamente di dentro,e di fuori a quello edifitio,eda una delle entrate a

A A aaa 2
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ì alttain giro palmi lot.che eflédo 4.spanj uienc a girare turca palmi 8olf«
guica per potere falire dal piano di quedo imbafamento doue poianolcco-

ionDe,& t pilartn,& che fa poi fregio delle fincftre di drente intorno ictor

nOjilquale è alto palmi 14. once una,intorno alquaie delia banda difboriè

da’pie vn brieue ordine di cornice,dc cofi da capo che non fonda agetio f*

non IO. cnce,&: è tutto di iriuertino. nella groliczzadclia terza parte fopra

quella ciidientochehauian detto elTergrolfa palmi i5.ètairounafca)am

ogni quarta parte,la metà delia quale faglie per un ucrro,& l’altra mera per

l’altro larga palmi 4.et un quarto.qda fi códuce ai piano delle colóne.Comi

eia (opra quedo piano a nafecrein folla dirittura del' viuo da i’imbafàinea*

to 18. gran didimi piladroni tutti di rrmcrtinoornaciciafcunodidua coloa

ne dinioii,& piladri di drente, come fi dirà difocto, &fra l’uno,& l’alirod

reda tutta la larghezza di|doue hanno da edere tu tte le finedrcchedannolu

me alle tribune, quedifon uoltip fianchi al punto del mezzo dcliatribuca

lunghi palmi nella faccia dinanzi ip.emezzo.aciafcuno di qfti dalla ba

da di fuori dua coIóne,che il dappiè del dado loro è palmi 8. e tre quarti, cal

li palmi I. c mezzo. la bafàc larga palmi
5
.onces- aha palmi onccii.ilfufi»

della colóna,e4|. palmi e mezzodì dapie palmi $ once 5 . 6c da capo palmi 4.

once 9.ilcapitcllo conto alto p6.e mezzo,Snella cim-afa palmij.diqfteco

Iòne fc ne ucde}.quarti,chel’al tro quarto fi unifee in fu cati accópagnatada

la metà d’un pilaftro,chefacato uiuo di dréto,& loaccópagna nel mezzo di

drétovnaentratad’una porta in arco larga palmi 5.altai5.once5.chelìnoal

capitello de pilaftri,e coione viene poi ripiena di fodo,facédovnK)necó altri

dua pilaftri,chefono limili a quegli che fan canto uiuo allato ailecoloooc.

quediribattono,& fanno ornamelo a cito a lé.fineftre che vanno incorno

intorno a detta tiibuna,chelalucediciafcunaèi’archopalmii2.e mezzo al

te palmi zi.incirca.qucfte di fuori uégono ornate di archicraui uarij larghi

palmi i.e tre quartj,& di dréto fono ornate fimilmére co ordine uariocon

fuoi fronicfpizij,& quarti tódj, 5c vengono larghi di fuori,& ftrcttididréio

p riceuerc piu h)rae,& cofi fono di dicio da pie piu balle pchedian lumefo

pra il fregio, 3cla comico che melfi in mezzo ciafeunadadua pilaftri piani

chenfpondonodi altezza alle colonncdi fuori, talchevéganoaellercjó.co

l6nedifuori,&: ?6.pilaftri di drente fopra a quali pi laftridi drente èt’archi-

traue,ch‘c di altezza palmi 4.6 5.quarfi,&ilfrcgio4. c mezzo, 6c la cornue

4. edua teizijdc di prcietture 5. palrai,fopra la quale va un ordinedi balau-

ftrippotecui caminareactornoattorno ficuramentc,dc p potere falireagia

tamentedal piano doue cominciano le coìonnefopra la tnedefima ditittu-

ranellagrofie2zadeìvanodii5.pa!mifagiienel medefitno modo,&dclii

mcdefimagiadezza-conduo branche, ò sabre unaaltva fcalafinoalfincdi

quattro,fon alte le colonne»capitello,& archi traue,fiegio,& cornicione»

to che fenza impedire la luce dcllcfineftre pafl'aq-ftcfcaledifoprain unalu*

maca della medefima larghezza fino che truoua il piano doue ha a comincia

re a volgerli la tribuna, iiquale ordire,diftributjone,&ornaméto, ciato va

rio comodo,e forte,durabiie,& riccno,& fa di maniera i'palie alle due volte

della cupola che ui fia aiiohafopra ch’ccofa tanto iiigegnof3,&bcBcofifide

rara,^cdÌpoi caco ben condotta di muragiia che ucnupiM) oedere^'*®^^
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C{il(lichifà,&: Hi chi intende cofa pia vaga,piu beila,& piu artifiriofa,&: per

le tegatare,& commetrituredeile pietre,& per hauetcm fé in ogni parte,et

tor(ezza,& erernita,& con tato giudicio hauer cauatone l acque che pioao

no per moki condotti fegteri,6c tìnalmence ridottola a quella perfetiione

,

chetuttel’aitrccofe deile fabriche che fi icn uifl;e,8c murate fino a hoggi,re

ftoo niente appetto alla gradezza di queftat&èrtacograndifiimodanochc

achi toccaiia non mettesfi tutto il poter fuo
.
perche in nanzi che la morte ci

Icoaffi dinanzi fi raro huomo,fi douelR veder uoltato fi bella, et rerribiì ma
china, fin qui ha condottodì muraglia Mìchelagnolo quefta opera , et fola*

[DCQtercftaci a dar’ principio alnoicaredella tribuna, della quale poiché n’è

nmallo il modeliojfeguiteremo di contar l'ordine che gli ha lafciato perche

laficonduca. Hagiratoilfefto di quella uokacon tre punti chefenno cna

golo in quello modo A. B. il punto.C. che è piu balIo,etèil principal’col

quale egli hagiraroil primo mezzo tondo della tribuna, col quale e’

da la forma,ei’al tezza,e larghezza di qfia uolta,!aquale egli da ordine ch’el

la li muri tutta di marroni bene arrotati, cotti afpinapefceiqilalafagroira

palmi 4. e mezzo tato grolla da pie quanto da capo, laf-ia a canto un va-

no perilmezzo di palmi4.eraezzo da pie jtlqualehaafcrairc perla falira

delle fcal^chehanno aire alla lanterna mouendofi dai piano della cornice

douelònobalaallri, & il Icllo della parte didrentodeiraltcavolracheha

jcircre lunga da pie,illrcttadacapoègiratoin fui punto fegiiato B. iiqua

leda pie per fare la groliczzadellauoka palmi 4, e mezzo, & l’ultimo fello

chefihaagirareperfirelapartedifaoi’icheallarghidapie, & ftringha da

capo,s‘ha da mettere in fui punto legnato A. ilqualegiraco ricrefcie da cà

po tutto il uano di mezzo dei voto di dcento,douc uanno !e leale per altezza

palmi 8. per irui ritto : & la grollezza della volta uiene a diminuire a poco a

poco di maniera , che ellendo , come se detto da pie palmi 4. c mezzo torna

da capo palmi 5.emezzo,& torna rilegata di maniera, la uolta di fuori con la

uoiradidrcntoconleghe,&fcale,cherunareggiera!trachedi8. patre che

ellaèpartica nella pianca,chequatrrofopragh archi uengono uotepetda-

te manco pefp loro , &i’alti'eqaattrouengono rilegare, & incarenate con

leghe fopra i pilallri, pecche polla eternamente hauer’ iiitade (cale di mezzo

fraTuna uolta, e l’altra lon condotte in'quella forma
.
quefte dal piano do-

uela comiociaa uoltarfi il muouano in una delle quattro partbeciafeunafa

gliepcrduaenrrareinterfegandofilefcaleinformadtX. tanto che fi condii

cano alla metà del fello legnato C. fopra la uo! ta,che hauendo falito tutto

ildiritro della metà del fello,l’a!cro che cella fìfaglìepoi ageuolméce di gi-

ro in giro unofcagIione, 5:poi Taltro a dirittura tato'chefiarriuaal fine del

l‘occhio,doae comincia il naicimen to delia larcrna,Ìntorno alla quale fa fe-

códo la dimtnu rione dello Ipartiméco chenafccfoprai pfiallri, comcii di.'à

dilctto,un’ordinc minore di pilafti i doppi,& fincftre limile a qlle cnesó fat

tedidréiOjloprail primo cornicionegradedi dréto alla tribuna ripiglia da

pieperfarelosparciracto degli sfondatj,cheuànodréco alla nedra tri-

buna, c quali fono partiti ini'edici coftole che rilakano, & Jqn larghe da pie

6toquaatoèla!arghezzadidu2pibltri,cheda!l.ab3ndadiiouo uamezza-

oolefiueftrefortosUa uolta cUrlia tribuna, !cqu.ii: uanno piramida.mcnie

£i-na;tin
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<iiminuen<lo fino a l’occhio della larerna , et da pìeporaao in fu vn’piedifta!

lo della medefima larghezza alto palmi dodici, et quello picd;ftalIo pola in

fui piano della cornice,che s’aggirajCt cammina intorno in corno alla Tribù

oa.iopralaquale negli sfondaci del mezzo fra le cortole fono nel uano octo

Guati grandi alti l’uno palmi 19. ec Topi anno spartimento di quadri, cheal

largano da pie,et ftringano dacapo alti 24. palroi,ct ftnngendofi le cortole

viene difopra a quadri un tondo di 14. palmi altOjChcuenganoaelTere otto

ouati,oiroquad! i,ctotco tódi,chefannociafcuno di lorouno sfondato piu

bafTo-jl piano de quali quegli moftra una ricchezza grandilllma,pcrchcdi*

fcgnauaMichelagnclo le coftole,et gli ornamenti di dettiouati,quadri, et

tondi fargli tutti fcorniciatidi triucrtino . Rertaci afar’mentionedcllclup-

Écicjccoinamento del serto delia volta dalla banda,doueua il tetto, cheto

mincia a uolgerfi fopra un bafamen co alto palmi 25 et mezzo, ilquale bada

pie vn bafaméco che ha di getto palmi dua,et cofi la cimala da capo, lacopcr

ta ò tettOjdella quale e’ difegnaua coprirla del medefìrao piombo cheècop-

10 hoggiii tetro delvecchio san Piero, cheta id.uanidafodoa fedo, die

comincionodouefinifconoleduecolonne,chegli mettono in mezzo, ne

quali faceua per ciafeuno nel mezzo duafineftre per dar luce al uano di raez

zOjdouc è la Tali ta delle leale fra le dua uolte che fono ji. in tu tto,quefteper

uia di menfoieche reggano un quarto condofaceua (portando fuor tetiodi

man tela che di{èndcuadaU’acquepiouancl’aita,& nuouavifta,& a ognidì

rittura,5c mezzo de fedi delle due colonne fopra due finiua il cornicione, h

partiua la Tua cortola perciafeuno allargando da pie, & ftringendo dacapo

in tutto 16. cortole larghe palmi cinque,nel mezzo delle quali eraun canale

quadro largo vn pa!mo,ernezzo, dou’eradrétouifaynafcaladifcagiionial

tivn palmo incirca,per le quali fifaliuaper qucìleefcendeua dal piano de-

lie per infìno in cima doue comincia la lanterna queftiuengano fatti di ui-

ucrrinoj&muratì a cadetta per le commettiture fi difendine dairacque,e da

idiacci per l’amoredeliepioggietfail difegno della lanterna nella mcdcfi-

ma dirainu rione che fa tutta l’opera , che battendo le fila allacircunferenza

viene ogni cofa a diminuire del pari, ócarileuarfu con la medefìma mila

raun Tempio ftiettodi colonne tondcaduaaduacomefta difottoquelle

Defedi ribattendo i fuoi pilaftri per potere caminarea torno a corno, &u«

dcre per i raczzifra i pilaftri douefonole fineftrc,il di drento della Tribuna

& delia Chicfa,e archicraue,fregio,& cornice difopra girauain tondo rifai

tando foprale dua colonneailadiiiitura delie quali fi muouono fopra quel

Ie,alcuni uiticci che tramezzati da certi nicchioni inficme vannoacrouarc

11 fine della pergamena,che comincia a uoltarfi , & ftringerfi un terzo della

altezza a ufo di Piramide tondo fino alla palla doiie ua,che quello finimen-

to ultimo ua la croce, «ohi particulari,& minutie potrei hauer conto come

disfogarci peri cremilo ti,aquidoiti, lumi diuerfi, Scaltre comodità, chele

lafTo poi chel’opera non èal fuo fine,baftando hauer tocco le parti principa

li li meglio cheho pofluco. ma perche tutto è incilere^Sc fi uede batta hauer

cofi breueraente fattone unorthizzo che è gran lume a chi non uihanclTu-

nacognitione.fulafinediqucfto modclio fatto congrandiffima facisfàtio

Bc non fòio di tutti igli amici fuoi, ma di tuuaRoma . Se il fcrmamenro, &
jfifcjli-
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(bbilimento di quella fabbrica fegui che mori Paulo quarco,&: fù creato do

polfli Pio quartOjilqualefacendo feguitare di murare il palazzetto del Bolce

djbeiuedérea Pfrro Ligorio reftaco architetto del palazzo fece offerte, & ca

ffzze aliai a Michelag. il motu proprio hauuco prima da Paulo terzo ,& da

luiio terzo,& Paulo quatto fopra la fabbrica di san Piero, gli confermo , &
gli rende una parte deiieentrate,& pcouilioni tolte da Paulo quarto,adop*

i2tidoloin moltecoledcllefuefabrichcjdc a quella di s.P!ero,nel tempo Tuo

ftcclauorare gagliardamente, particolarmente lene ferui ucifareundife-

pijperlalepolturadeiMarchefe Marignano fuo fratello, lacuale fu allo

^cadasuaSantità perporfi nel Duomodi Milano, al Caualier Lione Lio

ni Aretino fcahoreeccellentillìmo,molto amico di Michelagnolo,chea fuo

luogo fi dirà della fórma di quella fepoltura , & in quel tempo il Caualicrc

Lione ritraile m una medaglia Michelagnolo molto vi uacemenie,6caccom
piacenza di lui gli fece nel rouefeio un cieco guidato da un cane con quelle

lettere attorno. DOCEBO INIQVOS VIAS TVAS ET IM
PII AD TE CONV ERTE-NT VR, ficpercheglipiacquealìaigli

donò Michelagnolo un modello d’uno Ercole che feoppia Anteo di fuo-

mano di cera con certi Tuoi difegni, di Michelagnolo non ci è altri ritratti

che dnoi di pittura,uno di man o del Bugiardino.&I’altro di laccpo del Có
tej& uno di bronzo di tutto rilieno fatto da Daniello Ricciarelli, & quello

de! Caualier Lione; da e’quaii fe n’è fatte tante copie che n’ho uiftoin molti

luoghi di Italia,& fuori aliai numero

.

Andò il medefimo anno Giouanni Cardinale de Medici figliuolo del Da
caCofimoa Roma per il cappello apio quartOj&conuenne come fuo ferui

tore,& familiare al Vafari andar fòco,che uolentieriui andò,5c ui ftectecir-

caun’mcfcper godctfi Michelagnolb,chel’hebbecarillìmo,etdi continuo

gli fu atorno . Haueua portato leco il V asarijper ordine di sua Eccell.il mo
dellodi legno di tutto il palazzo ducale di Fiorenza inheme co idifegni del-

le ll3nzenuoue,cheerano fiate murate, et dipinte da lui, quali deirderaua

Michelagnolo uedercin modello,etdilegno,pol che fendo uecchionon po

teu?.uedereropere,iequali erano copiolè,diuerfe, etcon uarie inuen tieni»

etcapiicci.che cominaauano dalla callrationediCclio,Saturno,Upi,Cere

re,Gioue,Giunone,Erco!e,chein ogni ftanzacraunodi quelli nomi, co le

luebiftorie in diueffi parnmen ti,come ancora Tal ire camere,et fale,che era

nolotro quefte>haucoatioilnomc degli Eroi dicala Medici. Cominciando
di Cofimo vecchiOjLorenzo, Leone decimo,Clemenrefcttimo,el S. Gioua
ni.clDuca Alell<-indro,& nuca Cofimo,ne!le quali per ciafeuna erano non
folairenteleftorie de fatti loro,ma loro ritratti,edefigliuoli, et di tutte le

perloneantichecofidi gouerno,comed’atmei et di lettere titraitcdinatu*

rsleMellc quali haueua fcritto il V afari vn dialogo oue fi dichiaraua tutte le

h;ftorie,ct il fine di tutta rinuliione,& come le laude difopra s’accomodif

fino alle hiftoriedifottoTequali gli hit lette da Anibai Caro, cben’hebbe
grandifiìmo piacere Michelagnolo. Qucfto dialogo come bara piu tempo
liVafar; fi manderà fuori. Que.ìe cole cauforono,che defidecaado il Vaia-
ti dimetter mano allafala grande^&perchc era,comes'c detto altroueì! pai

co balfo thciafaceua nan3,Òc cieca di lumi ,
et hauendo dcfiderio di alzarla
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non fi uolsuariroluetetlDocaCofimo adarglilicer«ìacb’cIlafiaIzaffe,Q6

chc’lDucateractrclafpefa.come scvifto poi:ma il pericolo di aUareicaaa-

gU del tetto «5. braccia lopra.douesiia Ecccll.co.Begiuditiofa conienti che

a’haueilì il parere daMÌchclagnoln,uiftoinqacl modello la fali comecra

prima, poi ìcuaro tutti que legm,&: poftoui altri legni con nuoua inueono-

ccdel palco,&de!lcfiicciate,comes’è facto da poi,&diicgnatain quelUinfie

snei’inuen tiene dalle hiftovie: che piaciutagli nediuento Cubito non giudi

ce,ma partiale,uedendo anche d modo,& la facilità dello aliarci cauagti el

ietco,?cil modo di condurre tutta l’opera in breue tempo. Doue cglifctit

fe nel ritorno de! Vafari al Duca,chcfeguita{riquellaimprefacherer?dcgni

della grandezza fua. li medefimo anno andò a Roma il Duca Cofimccóh

Signora DucheiTa Leonora Tua conforte,& Michelagnolo,arriuato il Duci

io andò a vedere Tubi to.ilquale fattogli molte carezze, lo fece, ftimando la

fuagtan virtudedcreacantoafejSccon molta domeftichezza ragionanilo.

gli di tutto quello che Sua Ecccll. haueua fatto fare di pictura,& di scultura

a Fisréza,e quello che haueua animo di uolere fare, & drilafala particular-

inenredinuoHoMichelagnolonelo confottó,& conferrao,&fidoire,pcbc

a«aua quel Signorc,nó eficrc giouane di età da poterlo lcruire,& tagionan

do S. £. che haueua tre uato!il modo da laiioraie il pot fido, cofa nó creduta

da lui,legli mando.comes’cdetcomel primo capitolo dalle Teoriche, lare

ftadeì Chrifto lane rata da Francefeo del Tadda fcuiiore,che ne llup!,& tor

no da! Duca piu uolrc mentre che dimoro in Roma con Tuo grandilTinia

fatisfacione,cc il medefimo fece andandoui poco dopolo lìlufttiilimo Don

Francefeo de Medici Tuo figliuolo,del quale Michelagnolofi compiacque^

le amoteuoli accoglienze,& carezze fatte da Sua Ecccll. lllu ft. chegii patio

iempre con la berretta in mano,hauendo infinita rcueréza a fi rarohuemo»

& letificai Vafari chcgiiincrefcicual’eflereindirpofto,& vecchio ebeha-

rebbe uoliuo fare qualcofa perquel Signore,& andana cercando coropeci-

te qualche anticaglia bella per mandargiienea Fiorenza. Ricercato a que*

fto tempo Michelapnolo dal Papa per porta Pia d’un difegno,nefecc tre tut

ti ftr2Uaganti,&: bellifiìroi che’l Papaeleiì'e per porre in opera quello di mi-

nore spefa,come fi vede hoegi murata con molta fua lode. Et viffo rhurooi

del Papa,pcrche doueffi reftaurare le altre porte di Roma, gli fece oaolàaU

trs difegnijel medclimo fere richiefto dal medefimo fon teficeper far la nuo

tta Chiefa di Santa Maria del'i Angioli nelle terme oioditiane pet ridurle a

Tempio a ufo di Chri{ì:iani,& preuairevnfuodifcgno,<iicfcceainoltialtii

fatti da eccellenti architetti con tante belle confiderationi per comodità de

frati Ccrrofini,chc l’hanno ridotto hoggi quali a pertenione, che fcftupite

fua San ti tà,^' tutti i Prelati, & Signori di corte delle beUiflìmcconfiderati»

ni che haueua fatte cógiudttiojferuendofi di tutte rcflaiurc di qile terme.

Tene uedde canato un Tempio bclliflimo, & una entrata fuor della ope-

nioncdi tintigli architetti; doue ne riporto lode,&honorc infinito, cerne

anche per quefto luogo e’difegnopcr sua Santità di fate vn Ciborio del

Sagramento di bronzo fiato gettato gran parte da macftro Iacopo Ori-

1 ia no eccell. cctraiore di bronzi, che fa che vengono le cofe fottiiiflìmameo

tc lenza bauc che con poca fatica fi rincciano ,chein quello genertcrsro

rcitftre
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Eacftro,& molto piaccua a Michelagnolo . Haueuà difcorfo infìcmela na-

aonc Fiorentina piu volte di dar qualche buon principio alla Chiefa di san

Gionannidi ftrada Giulia: doue ragunatofi tutti i capi delle cafe piu ricchej

promettendo ciafeuna per rata fecondo le facultàjfouuenire detta fabbrica,

iintochcfccionodarilquoterc buona (omma di danari, Scdirputolfi Ira lo

ro legherà bene feguitare l’ordine vecchio,o far qualche cofa di nuouo mi-
gliore, fa riloiuto che fi deilì ordine fopra i fondameti uecchi a qualche co-

Udi nuouo,& finalmente creorono tre fopra quella cura di quella fabbri-

cichefa Francclco Bandini,Vberto Vbaldini,& Tommalode Bardi.e qiu

lirichiefanoMichelagnolodi difegno raccomandandofegli, fi perche er»

vergjgnadellanationchauercgectatouia tanti danari,nehaaer mai profit

tatonicnte,chefelauittufuanongligiouauaa6nirla, non haueuono ri-

corlo alcuno . Pcomelfc loro con taataamoreuolezza di farlo, quanto co-

fie'facclfi mai prima,petche uolcntteri in qaelfafua vecchiezza fi adopeia-

uaal!ccofclacre,chstorna{finoin honoredi Dio, poi per l’amor della fua

natione,qual fempre amò . Haueuafeco Michelagnolo a quello parlamen-

to Tiberio Calcagni scultore Fiorcncino,giouane molto volonterofo di ira

pararcrarte,iIqua!cc(lendo andato a Roma s’era uolto alle cofe d’archi ter

tiira . Amandolo Michelagnolo,gli haueua dato a finire, come s’s detto , la

Pietà di marmo eh' e’roppe: & in oltrcvnatefta di Bruto di marmo col petto

maggiore aliai del naturale,perche la finilTcjquale era condottala cella fola

con certe minutilìime gradine, quella l’haueuacauaiadaun ritratto dtellò

Bruto intagliato in unacorgnojaArica,cheeraaprelIoalS. Giuliano Ceferi

noamichjffima,chcapreghi diMclIer Donato Gianotti fuoamicillìmolafa

cena Michelagnolo per il Cardinale Ridolfi,cheè cofa rara . Michelagnolo

<lunque,per le cofe d’archircttura,nó polTendo dilegnarc piu per la vecchia

ia,ne tirar’ linee nette, fi andana /eruendo di Tiberio,perche era molto gen

t]le,& difereto; peio defiderado leruirll di qllo in tale inprefajgl’impofc che

c’Ieualìì la pianta del fi to della detta Chielk.-laqualeleuata, & portatalu-

bitoa Michelagnolo^ in quello tempo che non fi penfaua chefacefll niente,

feceinrendereper Tiberio che gli haueua feruici, & finalmente mofttò lo-

ro cinque piante di Tempi) bcliillìmijchcviftedalorofi matauigliorono,

& dille loro che fccgiiefiìno vna a modo !oro>equaÌi non volendo farlo ri-

portandolene al fuo giuc!irio,volfeche fi rifoluellìno pure a modo loto ; on
de tutti d’uno ftclTo volere neprelono vna piu ricchajalla quale nfo’utofi

dilTcIoro Michelagnolojche lèconduccuanoafinequeIdifegno,chencRO

roani,nc Greci mai ne tempi loro teciono una cola tale; parole che ne prima

nc poi ufeiron mai di bocca a Miche!agnolo,petche era modeftillìmo.final

mente conclufero che l’ordinationefuffi tutta di Michelagnolo,& lefàtiche

dello cllcguirc detta operafullidiTiberio,chedi tuttofi con tentorono,prò

mettendo loro che egli gli feruirebbe benillìmo, & coll dato la piata aTi-
bcrioche la riduceUì nctta,& dilegnata giulla,gli ordinò i profili difuori.ec

didrenioj&chcneficcfii vn modello di terra,inregnandogli il modo da có

darlo,che fttfll in piedi, in dieci giorni condulle Tiberio il modello di orto

palmi,del quale piaciuto aliai a tutta la nationc, ncfecionopoifareun mo-
dello di lc2no,chc c hoegi nel confolaio di detta naticne , cola tan co rara

,
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quanto Tempio nc/Iunoche fi filmai uifto.fi per la bellezza, ricchezza, &
gran varietà Tua; del quale fu dato pri ncipio,& spefo feudi 5000. che manca
to a quella fabbrica gli afiegnamentijè rmialb cofi , che n’hcbbs- gtaodiili-

niodìrpiacere. Fece allogarea Tiberio con luoordinea Sanca Maria mag-

giore una cappella cominciata per il Cardinale diSantafiorcjrcftataimper

tetta perla morte di quel Cardi naie,& di Michelagnolo,&: di Tiberio, che

fu di quei giouanegrandiliìmo danno. Era fiato Michelagnolo anni i7.nd

la fabbrica di san Pietro.&piuuolte i deputati l'haueuon’ voluto Icuarcda

quel gouerno,& non efiendoriulciroloro vandauano pcnlando bora eoa

quefta ftranezza,& bora con quella opporfegli a ogni cofa, cheper ifiracco

fene Icuafibelfendo già tanto uecchio,cbe non poteua piu. oue efiendouip

fopraftante Cefale da Caftclduran te,che in que giorni fi mori, Michelagno

lo perche la fabbrica non patiin,ui mando per fino che trouafsi unoamo-

dofuo, LuigiGaeta troppo giouane,mafuffitientiiHmo. E deputati, vna

parte dequali molte uolte haneuon facto opera di mercerui Nanni di Baccio

Bigio, chegliftimclaua,&promecteua gran cofe, per potere trauaglia-

rele cofe della fabbrica a lor modo, mandoron uia Luigi Gaeta ùlcheintcfo

Michelagnolo quafi sdegnato nonuoleua piu capitare alla fabbrica: douec’

comincioronoadarnomcfuori,chenon poteua piu, che bifognauadargli

vnfufticuto,&che egli.haueua detto che non uoleua inpacciarfi piudisau

Piero, torno tutto agli orecchi di Michelagnolo., ilquale mando Daniello

Ricciarelli da Volterra alVeicouoFerratino vno de fopraftanti
, chchauc-

ua detto al Cardinale di Carpi,che Michelag. haueua detto a vn fuoferuico

re,chenovoleuaIpacciarfi piu della fabbrica,chetutto.DaniellòdiiÌcDÓ effe

re quefta la uoluntà di Michelagnolo,dolendofi il Ferratino checgli nócó

ferina il concetto fuo,& che era bene che douellì raetteruivn foftituto,&

volentieri harebbe accettato Daniello,ilqualepareua che ficontenuflìMi

chelagnolo.'doue facto intendereadepucadin nomedi Michelagnolo che

haueuonounfufticutOjpre/entòil Ferratino non Daniello, ma in cambio

^uo Nanni Bigio,che entrato drento,& accettato da fopraftanti, non aodo

guari che dato ordine di ferciin pon tedi legno dalla partedclleftalIedelPa

pa doue è il mon te,per faiire fopra la nicchia grande,che uolta a quella par-

te, fe mozzare alcune traui.grofìe di Abete dicendo chefi cohfumauaneld-

rare (a la roba troppi canapi,che era meglio il condurla per.quélla uia.il che

intefo Michelagnolo andò fubito dal Papa , & romoreggiando
,
perche

era fopra la piazza di Campidoglio , lo fe /ubilo andare in camera, douc

difleglièftatomc/ToPadre'Santo per mio folli tuto da deputati uno,che io

non fo chi egli fia,però feconofceuano loro,& la Santità voftra, chc'ionon

fia piu’l cafojio mene tornerò a ripofare a Fiorenza , doue goderò quelgran

Duca,che m'ha tantodefiderato,&finiro la vita in cafa miaiperòuichieggo

buona licen ria. il Papan’hebbedifptacere, & conbuone.parole confortan-

dolo gli ordinò che douefli uenire a parlargli il giorno li in .Araceli, douc

fatto ragunarei deputati della fabbricajuoife in tendere le cagioni di quel

lo che era feguito : doaefu rifpofto da ìoro,chc la fabbrica rouinaua, & nifi

faceua degli erroriiil che hauedo intefo il Papa non edere li uero, comando

.alSig. Gabrio Scietbellonc.cKcdoucllì andareauedcrein/uilafabbrici,

Jc.chc
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S: che Nanni che ptoponeua quefte cofe gliele moftraflì ; che ciò fh efegui-

to,&trouato il Signor Gabrio effer ciò turca malignità, &: nonelTere uero,

fò cacciato via con parole poco onefte <ii quella fabbrica in prefenza di mol
tiSignori,rimproueratidoglicheper colpa ina rouino il ponte Santa Maria

&cbcin Ancona volendo con pochi danari far gran cofe per nettare il por-

to Io riempierti piu in un di che non fece il mare in dieci anni : tale fu il fine

dìKàni per la fabbrica di san Piero; plaquaiewichelagnolo di continuo no
sttcfcmaiaaltroin 17. anni che fermarla per tutto con rifcontri,dabiiando

p«:queftepcr(ecutioniinuidiofcnon haueifidopola morte fua a edere ma
tacasdouechoggificurifiìma da poterla ficutamenreuoicare. perilches’cuì

fioche Iddio cheèprosetrore de buoni l’ha difefo fino chegl’è iiiiruto,& ha

fempreoperato per beneficio di quefta fabbrica,& difcnfione di querto huo
Djofino alla morte. Auuengacheviuente dopo lui Pio quarto, ordino a Io

prartanti della fabbrica che non fi mucarte nien te di quanto hauena ordina

toMiche!agnolo,6>: con maggiore autori cà,lo fece efeguire Pio V.fuofuccef

lbre,ilquale perche non nafceilidifordine, volfechefiefeguirti inuiolabil-

mente 1 diiegni fattidaMicheIagno!o,mentreche furono efecutori di qlla

Pirro Ligorio,&: Iacopo Vignola architetti,che Pirro volendo prefuntuofa

mente muouere,<5< alterare queirordine,fn con poco honor Tuo leuato uia

da quella fabbrica,& laffatoi! Vignola. & finalmente quel Pontefice zelacis

fimo non meno dello honor della fabbrica di san Piero>che della Religione

Chriftiana,l’anno i^6$. che’! Vafari andò a piedi disuaSancità,& chiamato

di nuouo l’anno 15^6. non fi tratto fe non al procurare Tofleruatione de di-

fègnilafciacida Michelagnolo.&r perouuiarea tuttie’difordinicomàdò sua

Santità a! Vafari.che con Mefiet Guglielmo SangallectiTefauriere fegreto

di sua Saiitità.per ordine di quei Pontefice andafii a trouarcil Vefcouo Fer

ratino capo de fabricieri di san Pietro,che douefii arrendere a tutù gli auuer

timenci,& ricordi importanti,chegli direbbe il Vafari; acciochc mai perii

<lirdinefrunoma!igno,&:prefuntuofo s'hauefsi a muouerefegno bordine

lalciato dalla ecc.uirtu,& memoria di Midi elag. dea ciofliprefente Mefi'er

Giouambatirta Alcoiuci molto amico del Varari,& a quefte uirtu .per ilche

vditoil Farrarino un difcotfo che gli fece il Vafari,accettò volentieri ogni ri

cordo,& promefie inuiolabilmen te orteruare,& fare ofieruare in quella fab

buca ogni ordine, iSe difcgno che haiiefle per ciò lafciato Micheiagnoìo ,&
inoltre d’ertere protettore,difenfore,&: confcruatore delle fatiche di lì gran

dehuomo. Et tornando a Micheiagnoìo dico che innanzi la morte vn’ an-

no incirca.heuendofi adoperato il Vaiati fegretamen te che’l Duca Cofimo
dewedici operalsi col Papa per ordine di Meller Auerardo Sei riftori Tuo Ira

baldadore,che vifto che Micheiagnoìo era molto cafeato, fi cenefie diligen-

te cura di chi gli eraatcorno a gouernarlo,& chi gli praticaua in cafa,che ve

oendogli qualche fubito accidenie,come fuole venire a vecchi , facefsj pro-

uifioneche le robe,difegni,carronj,mode]Ii,e danari,& ogni fuohaiierenel

lamortefi fallino inncntariati,& porti in ferbo per dare alla fabbrica di saa

PierOjfcui furti ftato cofe attenenti alci,cofi aIlaSagreftia,& Libreria di san

Lotenzo,&facciata,non fufsino fiate traportate uia,come spello fuole auuc

aire,che finalmente giouo tal diligenza,che tutto fu eleguito in fine.
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Dcfiderana LionarHo fuo nipote la quaretlnia vegnente andarca
mequfliochc smdouinauachegia Michclagnoìo era in finedeìlj

& lui Tene contea lana, quando amaUcofi ìxiichclagnolodi unalente&b'^^
fubico fefcriuerea Daniello che Lionatvioandaisi; ma ii m?le crcfcmtool^*
ancora che McderPcvierigo Donaci luo medico,& gli altri Tuoi gli fui^oa
torno con conofciraentograndiiììmofece reftamenco di tre parole, chcla-

kiaua l’anima !na nelle mane de IddiOjilfuo corpo alla cerra.&larobaana-

rencipiu prodìmi: imponendo a Tuoi che nel paiTare di queita vira gli ricot

daliìnoil patire di GieliiChrifto, & cofiadi i/.di Febraio l’anno 1563.1 ho

iei3.auro Fiorentino, cheal Romano rarebbeiy64.spiroperirrencaiBÌ-

glioruita. Fu Michc'agnoloraolroinclinacoallefàtiche delì‘anc,ucduto

che gliriukiua ognicofaquancunqucdificile^liauendu hauuro dalla natu-

ra l’ingegno molto atto,&aplicato aquefteuirtu ecce!!é:iinracdelddegno,

ladouepei-effer’inreramenteperietto,mfiniceuoiccfccc Anatomiarcordca

dohuominiper uedereiIprincipio,5c iegationideli’oflarurcjmufcoli, ner-

bi,uene, & moti diuerll,& tutte le pofiture dei corpo liumano, & non folo

degli huomini; ma degli animali ancora,& particuiarmenrede caU2gli,dc

quali lì diletto affai di tenerne,& di tutti volfe ucderc il lor principio, &or

dine,in quanto all’arte, & lo moftro talmcnceneliccofe che gii accadJono

trattare,chenon nefa pinchi non attende aaliracofa che quella^ per ilchc

ha condotto le colc lùeoc^i col pennello come con lo fcarpello, chefbn qua

fi inimmitabiii, & ha dato,come sè detto, tanta arte,gratia , & unaccrta ui-

•uacitaaIÌecorerue,e ciò lia detto con pace di tiuci,cliehap3lIato,Quinto

gli antichi; hauendorapncG.cauaredel]adificultà tanto facilraenteJeco/é,

chenonpaion fatte confatica.quantunqucchidircgnapoilecofefucjiaui

fi troui per imitarla. E fiata conofauta la uirtu di «ichekg.in uita,& nóco

me auienea moiri dopo la morte,efiédofi vifto,che Giulio M. LeonX. Clc

mente VII. Paulo lU.Sc Giulio III.& Paulo IliI.&Pio IlIl./binmiPóccfid

Fhannosépreuoluto apprelìo;& come fi ra,Solimanno Imperatorede Tot

ehijFrancefco Valefio Redi Fràcia,Carlo V.Impeiarorc,& la Signoria di Vi

netia,& finalmeteil Duca Cofimodc’Medici,come s’è detto, Scruni cóhona

rate prouifioni,n5 palerò chep valerli della luagra uircmchecio nó accade

fe nó a huomini di gta valorcjcome era cgli,hauendo conofeiuto, & ueduio

cheqftearti tutte tre erano ralmétepfctte in luiichenò fi iroua,nein pfone

antiche-ò moderne in uti,etàti anni che habbia girato il Sole,che Dio l'hab

bi cócello a altri che a lui. Ha hauuto l'immaginatiua cale,& fi pfetta, chele

cote propoftolì nella idea fono fiate tali,che có le manÌ,pnópotereclprime

je figradi,& terribili coccttì, harpello ha abadonato ropefuc,anzi ncagua

ftomolte,coineio lo,cheinnazichemorifiÌdi poco,abcuciogra numero di

-difegnijfchizzi.SccartonifaKidiroan lua,acc’Q4iciruno uedefii le fatiche da

rate da !ui,Sci modi di térare l’ingegno Tuo p nó apparire fe nó pfettoi&ionc

io alcuni di fua mano trouati in Fiorenza meffi nel noftro libro de difegni,

doue ancora che fi vegga lagràdezza di q'io ingegno^fi-conofee, chequado

x’volcuacauar Minerua della refiadiGiouCjCibilògnanai! marrcilo diVuI

j:ano:impocgli vsò le fuc figure fariedifj.&di io.Sc di u.tcfie,nó ccrcado

xhtochc col mercerie tutte iiificmc ci fuili una.certaconcoxdanza dicraré

UjeJ tutto
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^ijgjj5|o£aiInatarale,diccdochebitognauah2uert!c fette negli

****^^^^061 mano,p-:he le nianiopanOjCt l’occhio gì ncì;c3;chcfajc modo té

ocà^'* neir3tchicetcur2,ne paia nuouo a nefiuDo,che «icltclsg. lì dìlct-

Talolicudine, come ^llo che era innamorato dell’arte rua,cheuuol

attéderc

^^riudi|diqllafugghale cópagnieranengachechiartédeaiiecónderatto-

*”j'll’3rtc,nóèmaìro!onercnza périeri:&; coloro che gliele attribuiuano a

aftichcria,&aftranezza,hano il torto,pchechi uuoleopat’ bene, bifo-

^^^'allótanarfida tutrelecure,&faftidi,pcheÌauirtuvuoI pcr.raméco,rolitu

lamencc. con tutto ciohahauutocarol’a

idtiedimolrcpronegrandi,&dcÌledotte,&deglihuomini ingegnc.fia

'Lj
c6ucnienti,&fel’èmàtenute,ccmeiIgràdeHipo]itoCar.dinaiedeMedi

cbel’amc’.gridemétei&rintefochcvnruocaualloTurcho chchaucua,pia

ceua per la lùa bellezza a Michdag. fu dalla liberalità di quel S.màda-coado

parecó x. muli carichi di biada,6: vn leruidore che lo gouernallì, chcMiche

la^nolo uolévieri lo accetto. Fu Tuo amicifsimo lo Ululi. Cardinale Polo.-in

fiorato Michelag. dcllevirtu-& bota di luÌ5ÌlCardinale Farnefe, & Sàta

Croce,che fu poi Pp. Marcello, il CardinalcRidolfi,eICardinalc Maffeo, &
Mólìgnor’ Eébo,Carpi,emolti altri Cardinali,& Vercou5,& Prelati,che no

accade nominargli. Monfi. Claudio Tolomei,eI Mag. M. Ottauianode mc

dicifuocóparecheglibattezo un luofigliuoIo.&M. Biodo Aitouin,aIqua

ledono i!cartonedellacappel!a,doueNoeincbriatocfchernito davn,defi

^iiuolj,& ricopro levergognedagli altri dua, m. Lorézo RidoIfi,& M. Ani

balCarOj&M.Giouan’-Franc. LottinidaVolterr3,&infiniraraéteamb pia

dituccìM.Tómafode Caualicrigcrii’huomoRomano, quale ellédo gioitane

.& molto inclinato a.qlle uirtu,pche cgliimparaflì a dilcgnare,gli fece mol-

te carte ftupcndifsiroe difegnatedi lapis nero,& rolTo di tellediuine,&poi

glidifegno un Cani mede capito in Cielo da ruccci di Gioue, un Ti:io,cbe

ì’auuoltoio gli mangia il cuore, lacafcatadel carro del Soie con Fetonte nel

Pòj&unaBaccanaiiadl putti, che tutti fono ciafcuno per fecola rarilTimay

àdifegni non mai piu uifli.RitraireMichelagnolo MetlerTommafoin vn

cartone grande di natura!e,chene prima,nepoidi nelTunofeceil ritratto, p
cheabonuailfàrefomigliare il viuo,rcnóerad*4nfinita bellezza.Quelle car

tefono date cagioneche diletrcndod M. Tómafo
,
quanto e’fa, che n’ha.poi

hauute vna buona partita,chegiaMichelag. fece a fra Baftiano Viairiano j

chele mede in opa,chcronomiracolGfe,& in uero egli le tiene mer-itamitc

prcliquie,& n’ha accomodato gentilmétegli artefici, & in vero -Michel, col

locò séprc l’araor fuo a pfone nobili meriteuoli,e degne,chc nel vero hebbe

^:iudicio,etguiloin ruttelecofe.ha fatto poi fare M.TÓmafo a Michel, molti

difegni p amici,corae-p il Cardinale di Cefis la tauola dòue è la nfa Donna
snnùtiats daii’AngelojCofa nuoua>che poi fu daMarcelloKÓtouano colorita

et polla nella cappella di.marmOjche ha fatto face,ql Cardinale nella Chicfa

delia Pace di RomajComeancora un’altra Nuntiatacolorita pur di mano di

iiarceilc in \ na rauok nella Chiefa di S . Ianni Larer£Qo,che’i difegno 1 ha il

•l^uca Codmo dc’>iedici,ilquale dopo la morte donò L lonardo Buenatroo

^uonipotc.aS. h. chegli tiépcrgioÌ£>inliaaecóunXpo the.oramellorto
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&molciaIcndircgni,&:rchÌ 2zi,&cartonidimanodiMicfieIagnoIoinGen}s

con !a ftacua della Victoria, che ha forco un prigione di braccia cinqoe sh*-*

ma quattro prigioni bozzati,che pollano infegnarc a canate de marmi Icfi-

gurcconvn modo ficuro d.i non iftorpiarei fallì, che i! modo è Quefto;che

fe e’fi pigliailì una hgura di cera,o d'altra materia dura , & fi mecrelfi adiate

rem una conca d’acqua,laquale acqua ellendo per flanatura nellaluafcm

mira piana,& pari,aIzando la detta figura a poco a poco dei pari,coli iicogo

noa feoprirfi prima le parti piu alenate,& a nafcunderfi i fondi, cioè le par

ti piu balle delia figura,tanto che ne! fine ella cofiuiene feoperta unta, oc!

medeikno moclo fi debbono cattare con lofcarpelio le figure de marmi, prt

mufooprend'o’leparripiunìeuatej&dimanofn manolepiu bafie.ilquale

modo fi vede olTeruato daMÌchelagnolo ne fopraderti prigioni, i quali Sua

Ecceliéciauuolecheleruinoper efempio deluoi Accademici. Amògliartc

ficifuoi,&praticoconefsicomccon Iacopo Sanfouino,il Rollo, il Ptin-

tormo, Daniello da Volterra, & Giorg_io Vafari A retino ,alquaie usò int

fi niceamoreuo!ezze,&fncagionechecgliatrendeIsi alla architettura con

intentionedi feruirfeneungiorno,& corrferiuafeco uolen rieri, &difcorrc

ua delle cofe dell’arte. quelli che dicano che non iKjIeuainfcgnare, han-

no il torccjoerche ['usòlèmorea fuoi famigli ari, & a chi dimandauaconfi-

gIio,& perche mi fono troiuto a molti prclencc,per mcdeftialo taccio non

volendo feoprirei difetti d’altri, fi può ben fargiuditiodi(|llochecóco)ofO

che llettono con feco in cafa,hebbe mala fortuna, perche pcrcolìein fubiet-

ti poco atti a imitarlo,perche PieroVrbano Piftolefe luocreato^erapeilooa

d’ingegnoimi non volfe mai affacicarfi .Antonio Mini harebbeuoluto; ma

con.hebbe il ceruelio atto,& quando la cera è dura non s’imprime bene.

Afeanio dalli Ripa Tranfonejduraua gràfatichctmamainODfcoevedcieil

fcucroneinopere,neindifegni,& peftò parecchi anni inrornoaivnatauoli

che Micheìagnologlihaueua dato vn cartone.nel finefen’è ito in fummo

qllabuonaafpccrationecheficredeuadi lui: che mi ricordocheMichcUg.

gii ueniua cópafsione fi dello fleto fio.&ì aiu taua di Tuo manorma giouo po

co, &fegli hauefsi haiìuco un fubietto,che me lo dille parecchi volte,hareb

befpeirocofiuecchio fatto notomia,>5charebbefcriccouifoprapgiouanKto

de Tuoi artefici,che fu Iganaco da parechi;ma fi difidaua,p nopotereelprimc

re co gli fcricti ql che gli harebbe uoluto. p nó ellereegli cfercirato nel dire,

quàrunq; egli inprofa nelle lettere fuehabbia co poche parole spiegato bc

neilfuocócetto,elIcdofieg!imoltodilett.itodeIle!crtionidePoeti volgari,

& particolarmcte di Dare che molto lo amiraua, & imitaua, ne concetti, Se

nelle inuéc!oni,cofi’l Petrarca,dilcttatofi di far madrigali fonetei molto gra

uiloprae’qnalis’èfattocoméci. EtM. Benedetto Varchi nella Accade.mù.

Fiorentina fece una letione onorata fopraquel fonetto che comincia.

N5harottiraoartillaa!cuc6cetro,Ch’un’marmofoioÌnfen5 circonfcriua;

ma infiniti ne mando dt fio,& ricette rispofta di rime. He di prole della Illu

flrifsimaMarchefanadi percara,deÌ!evirtudeilaquaieMichclagnoioeraÌQ

namoraro,& ella parimente di quelle di lut, & molte uolce andóeilaaRo*

ma da Viterbo a vifi tarlo, & IcdifegnoMichciagnoIounaPietàio grembo

alia noftra Donna con dua Angioletti mirabililsimaA' un’Chrifto coaSuo
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pcrocechealzato la tsfta raccomanda Io spirito al padre,cofa diuina, oltre

junCbriftoconla Samaritana a! pozzo. Dilettofsi molto della fcrutura la»

cra,comcotcimoChriftianocheeglf cra,& hebbcin gran ucnerarionero*

ptreicrittedafra Girolamo Sauonarola pei hauereuduo la noce di quel fra

te in pergamo, acoò grandemente le bellezze humanepsr laimitatione del

fatte per potere (cierre il beilo dal bello.chc fenza quella imicotione non fi

pDO far cofa perfetta.-ma non in penrier!lalciui,& difoncfli.cbel’bamoflro

cclmodo deluiuerfuo,chcèflaioparchifsimoetTendo(ìcontenrato,quan-

Jocfagiouane.perirtareintentoallauorojd'un pocodipane,ediuÌDo,ha*

atndoìo ufato fendo vecchio fino che faceua il Giuditio di cappella ; col ri-

ftorarfi la fera quando haueua finito la giornata,pur parchiirimamentejche

le beneera ricco uiucuada pouero,ne amico nefTunomai mangio fcco,o di

tadorne uoicua prelenti di neduno, perche pareua,come uno gli donaua

qual cofa,d’ellcrefempre obligato a coluida qual fobrietà lo faceua edere vi

giIantirsimo,&dipoi.hifsimofonno,&ben€rpeflo!anotcefi ieuaua,noa

potédo dormire, a lauorare con lo fcarpello,hauendo fatto una celata di car

reni,&fopra il mezzo del capo teneaaaccefa la candela, laqualecon quello

modo rendena lume doue egli laucraua fenza impedimento delle mani

il Vafarijche piu uolte uidde la celata,cófidero che non adoperaua cera, ma
candele di feuo,di capra fthierto che fono eccellenti,& gliene mandò quar

tro mazzijchc erano quarata libbve.il Tuo ferui tote garbato gliene porto al-

ledua bore di notte,& prefentategliene, Michelagnulo ricufaua che non le

voleua, glidilfejM.lem’hàno rotto p di qui in potè le braccia nèlevo rjpot

tare a cala che dinazi al uoflro ufeio ci è una fanghiglia foda , e ftare.bbono

rirceageuolméte,io le accederò tutte. Michebg. gli di(Ie,porale cofli,<fbe.io

DÓuoglioche tu mi taccialebaiealufcio. Diflcmi che molte uolte neila.fua

gioaétu dormiua vefti to,comc qllo che ftraccc dal lauoro nò curaua di spo

gliarfìphauer poia riueflivfi. Sono alcuni chcl’hano taflato elTere auaro: q
llis’inganano,pchefi deile cofe deli’artCjCome delle faculca,ha moltrp ileo

tracio.dellecofedell arte fi vede hauer donato, comes’c dctto,&: a M.Toma
fodeCaualier!,a MefTer Bindo,&afva Baflianodifegni che ualeuanoaflai:

maa Antonio Mini Tuo creato tutti i difegni,tutti i cartoni,)! quadro, della ce

da,tutti i fuoi modegli,& di cera,& di terra che fece mai,che come s’è detto»,

ritnafono tutti in Francia a Gherardo Perini gentil' huomo Fiorentino fuo

amicifsimotin trecartealcuneteflcdimatitaneradiuinejequahfonodo-

poiamortediìuiuenutein mano dello IlluflrifsiiTioDonFrancefco Princi-

pedi Fiorenza, chele tienepergioie,comelefono. A Battolommeo Betti

nifece,&donòun cartone ci’una'Venerecon Cupido chela bacia,cheècof3

d!UÌna,ho{Tgi apprefìoaglahercdiin Fiorenza. Et perii Marchefedel Vailo

feceuncarroned’un Noli merangerejCofa rara,che l’uno, & l’altro dipinfe

cccelIentcmenteilFuncormOjCome s’è detto. Donòiduoi prigioni ai Sig.

Ruberto Strozzi, & a Antoniofuo ferui tore, & aFiaccfco Eadini la Pietà

chetoppe di marmo.nè fo quel che fi potlatafiar d auaritia quefto huomo»

kuendodonato tan te cofe.che.fenefarebbecauato migliaia di feudi :che fi

paoeslidirejfenoncheiofo^chemici fon trouaco.cheha fatto piudiiegni

fuoa.[iedcrepiupitiurc,5;piii.mor3g!ie,nen;3dia uo!utor.UEie.ina.u;ni2
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mo a i danari guadagnati co! (uo fudore, non con en trace, non cen canAr,

roacon lo il:udio,3c facichafua} fe fi può chiamare auaro chifoueniuaraoK

ti pcaeci,comefàccuaegìi,& maritauarcgrctamcnccbuon noniero di fan-

ciulle; &arricchiuachiloaiucauaneiropere
,
&chilo ferui come Vrbino

fuo seruidore che lo fece ricchi fiimo, 6c era Tuo creato, che l’haueua fcrono

molto tépo.et gli di lie,fe io mi muoio, che farai tu ì rifpofeferuiro vn’alcro.

O poucro a te gli difie Michclagnolo , io vo riparare alla rua mifèfta,&gli

donò feudi dtimila in urjauolt3,co fa che è follia da farli peri Cefari,&Pon

celici grandi: lenza che al nipote badato peruoha tre^e quattro mila feudi,

&nelfineghha [allato feudi loooo. lenza le cofedi Roma. EftacoMiche

iagnolodi una tenace, & profonda memoria, che nel uedere le cofe altmi

cnafol volta l’ha ri tenute fi fattamente,&feruitofeneÌTi una maniera, che

nelTunofen’èmai quali accorto; ne ha mai fatto cofanefluna delle file, che

rifeontri i’una con l’altra, perche fi ricordaua dt tutto quello che hauenafat

to. neilalua giouen tu fendo con gli amicifiiapittoti,g!ucornouna ccna,a

chi fàceua una figura,che non hauefsi niente di difegno,che folli goffa Umi-

le a quefltocci,che fanno coloro che non fanno,& inbrattano lemuraj qui

fi valle della mcmorl3,perche ncordatofi haiier uifto in vn muro unadique

ftegofferieiln foce comefe rhauefsi hauuta di nanzi di tutto punto,& fape-

rò tutti qac’ pittori, cofa dificilc in vno huomo tanto pieno di difegno,

auuezzo a cofe fcici:e,che ne potefii ufeir netto . E ftato sdegnofo,&giafts

mente uerfo di chi gli ha fatto ingiuria,ncn peròs’è uifto mai ellercorfo al-

la usndetta:ma fi bene piu tofto patientifsimo,&in tutti i colfomimodellor

& nel parlare molto piudcnte,& fauio con rifpofte piene di grauità,& alle

volte con motti ingcgnofi,piaccuoli,ct acuti. Ha detto molte cofe che fono

fiate da noi notate, delle quali ne metteremo alcune,perchcfaria lungo adc

fcriuerle tutte. Ellendogli ragionato della morte da vn luo amico dicendo

gli che deueua aliai dolergh.fendo ftato in cócinouefatichepcrlecofcdel*

rarte,ne mai hauuto riftoro;rifpofe,che turco era nulla, perche fe la viraci

ptace,efiendo anco la motte di mano d’nn medefirao maeftro, quella non

ci douerebbedifpiacere. A un Cittadino chele trouodaOrlanmichclein

Fiorenza che s’era fermato a riguardare la ftatua del san Marco di Donato,

& Io domando quel che di quella figura gli parefte, Michclagnolo rifpofe,

che non veddemai figura che hauefsi piu aria di huomo dabencdiquellaret

che fe san Marco era tale,fegli poteuacrederc ciò che haueuakritio .Elien*

dogli moftro vn difcgno,erraccomandaro un fanciullo che allora imparana

adifegnare,fcufandoIoalcuni,cheerapocc tempo, che s’era poftoaii’arte:

ii.^pofc,eTiconofcie.Vn fimi! motto dille a vn pittore, che haueiia dipinto

una pietà,et non s’era portaro benc,che eli’era proprio una pietà auederla.

Intefo cheSebaftiano Vinuiano haueuaafarenellacappeliadisan Pieroi

Monrorio un frate, difie chegli guaftercbbequen30pera,'domandatO(W-

k cagione-rifpofejchehauendo eglino guaftoil m6do,cheèfigraodc,nóli

rebbe gran facto chcgliguaftafsinouna cappella fi piccola. Haucua fatto

un pittore vna opcra-cógrandiliìmafaticai&penatoui molto tempo, et od

lo fconririahaueuaacquiftatoafiai. Fu dimandato Michclagnolo che gl»

rareua del facitore di q-k; rispofe,mentre :he coftni vorrà efierricc^»
‘ •. r dei con-
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i:l contìnuo pouero: vno amico fuo che gìadiceua meìTa , Se era rcligiofo y

apito a Roma tutto pieno di puntalhSc di drappo, Se faluto Michel agnolo

,

4: e?U li finfedi non uedcrlo Vpcrcheful’amico forzato fargli palcfe il fuo

iiome;moftrodimarauigUatfi Michelagnolo che fufllin quell’ habito, poi

lòggiunfe quali rallegrandolìto uoi liete bello , le folli coli drente , come io

ut veggio difuoti,buon per l’anima uoltra. al medefimo che haueua racco-

nudato uno amico fuo a Michelagnolo che gli haueua fatto fare vna ftacua,

P

regandoloehegli facelTi dare qualcofa piUjil che amoreuolmcnte fece,.roa

iouidia dello amico che richiefe Michelagnolo , credendo che non lo do

ucfi'e fare,ueggiendo pur che l’haueua fatto,fece che fenedoife, e tal cofa fu

detta a Michelagnolo. onderifpofe,chegli difpiaceuano gli huomini fogna

ti.ftando nella metafora della archi tettura,intendendo che con quegli che

hanno due bocche,mal fi può praticare, domandato da vno amico fuo, ql

chcgliparefled’unojchenaueua contrafatto di marmo figure antiche, delle

piu cclebratc,vantandofi lo imniitare che di gran lunga haueua fuperato gU
antichi: rilpofcjchi ua dietro aaltri,raai non li palTa innanzi,& chino fa far

bene da le,non può fcruirfi bene delle cofe d’altri.haueaa non fo che pitto-

re vn’opera,doue cravn bue, che ftauameglio delle altre cofei fu dimanda
to perche il pittore hiueua fatto pm uiuo quello,Ehel’altre cofe, difie, ogni

pittore ritrae fe medefimo bene . Pafiando da san Giouanni di Fiorenza gli

fu dimandato il fuo parere di quelle porte,egli rjfpofe,eiie fono tanto belle,

chele ftarebbò bene alle porte del Paradifo . Seruiua vn Prlcipe>che ogni di

uariaua difegni ne ftaua fermo: dific Michelagnolo a uno amico fuo: quefto

Sig. a un ceruello come una bandiera di campanile che ogni uéto che vi da

<iréto,la fa girare . Ando a vedere una opera di /cui tura,che deueua metterfi

fiora pthe era finita,& fi affacicaua lo fcultore aflai in acconciare i lumi del

lcfineltre,pch’clla moftraflì bene,doue Michelag. gli difie, nÓ ti affaticare

cherimportàza sara il lume della piazza volédo inferite,che come le cofe fo

no in publicojil populo fa giuditio s’elle fono buone,o cattine : era vn gran

Piincipe che haueua capriccio in Roma d’architetto.Sc haueua fatto fare cer

K nicchie p metterui figure.che erano l’una ^.quadri al te,có Vno anello in ci

pia,& Ili prouò a mettere detto ftatue dmcrfc,che no ui tornauano bene, di

Bado Michel, que Iche ui potefiì mettere,rifpofe de mazzi di anguille appio

cateaqllo anello . Fu afiìin to al gouerno della fabcica di s. Piero vn Sig. che

faceuaprofcfsionc d’intendere Vitruùio,c d’eflere céfore delle cofe fatte. Fu
detto g.Michelag. uoi hauete hauuto uno alia fabbrica, che ha vn grande in

gegno . Rifpofe Michelag. gliè uero.ma gli ha cattino giuditio . Haueua va
pittore fatto vna ftoria;& haueua cauato didiuerfi luoghi di carte , Se di pie

turcraolte cole,ne era in fu quella opera nien te, che non fiilfi cauato , Se fu

moftro a wichclag. che veduta,gli fu dimadato da vn fuo amicifsimo, ql che

gliparcua,rifpofe,bene ha fatto:ma io nó fo al di del giuditio., che tutti icoc

pi pig!icianolelormébra,comefaraqllafloria,chenóci rimarraniérejau-

Ucriimcnto a coloro che fanno l’arte,che s’auezzinoafaredafe. Pafiando

da Modana uedde di mano di maeftro Antonio Bigarinc Modanefe fculto-

te,che haueua fatto molte figure belle di terra cotta, Se colorite di colore di

Hanno,lequali gli parlono vna eccellente cofa,Se pche quello fcultore non
CCccc
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fapeuj laaorare il marmo,djfTe,fe quefta terra diuentafsi tnarmOjtoaia alfe

ftatueanriche. Fudctroa Micheìagnolochcdoncua rifentirfi controaNa

ni di Baccio BÌgio,perchc iioleaa ogni di competereJcco.TÌfpofejchicóbat-

le con dapochi,non vince a nulla. V n prete fuo amico dille,glièpcccatocht

non balliate tolto donna
,
perche barelli hauuco molti figliuoli, &iafciato

loro tantekt{chehonorare,rilpofeMichelagnolo,io ho moglie troppa,che

è quefta arte,che m’ha fatto Tempre rri belare,& i miei figliuoli faranno i’o-

pere,cbe io laflerOjche fe faranno da njente,fi viuera vn pczzo.&guai alo.

renzo di Bartolnccio Ghiberri/e non faceua le porre di s. Giouanni, pcrcbi

i figliuoli c nipoti gli hanno uenduro,& mandare male turto quello chela

feio: le porte fono ancora in piedi. 1! Vafari mandato da Giidio terzo aun’

bora di no tre per un difegno a cafiMicheiagnolojtrouóchelauorauafcpa

la Pietà di marrao,che e’ ruppe: conofeiu tolo Micbclagnolo sì piccliiaredel

laporta.fi leuudalIauorOj&Tprcfein mano una lucerna dal manico, doiie

efpofto ilVaiati quelche voleua,mandò per il difegno Vr bino di{opra,&:en

trati in altro ragionamento,volto intantogli occhi il Vafari aguardare vna

gamba del Chrifto,fopra la qualelauoraua,&cercaua di mutarla, &perou*

uiare che’! Vafari non la vedeilì,fi lafcio cafeare la lucerna di mano,& rima»

fìial buiojchiamo Vrbinoche recalli vn lume,& in tanto vfcico lucri dei ta

uolatOjdoue eirera,dille. Io Ibno tanto vecchio,che spello la morte mi tira

per'Iacappa,pcrcheiovadiafeco,&queftamia perfona calcherà un di, co-

me quefta lucerna,& Tara spento il lume della vitaicon tutto ciò haueua pia

cere di certe forte huomini a fiio gufto, comeil Menighelia pittore dozzi-

nale,&GofFodi Valdarno che era perfona piaceuolifIlma,ilGuaieuenina tal

CoIcaaMichelagnoIo cheglifacellì un difegno di san Rocco.disantoAnto

Ilio perdipignere a contadini. Michelagnolo che eradificilea laucrarc pct

i Refimettcuagiu iaflandoftare ogni lauoto,& gli faceua dtfegni femplid

accomodati alla nianiera,&uoIonra,come diceua Mcnigheila,&fraraltre

gli fece fare vn modello d’un Crocifilfojche era bcliilììmo ,'{opra ilqualcBÌ

fecevn cauo,&neformauadicaicone,&d’ajtrcmefture,&in coruadogli

andaua vendendo,che Michelagnolo crcpaua delie rifa , mafsimechegli in»

traueniuadi bei cafì,come con vn vi!lano,ilqualegii feciedipigneres. Fran

celco , & difpiaciutoli che’l Menighelia gli haueua fatto la ueftabigia, che

rharcbbcvolutadipiubel colorejilMenigheiiaglifeceindofTovn piuialedi

broccato,& lo con tentò. Amò parimente Topolino scarpellino,ilquale

baneua fan rafia d’ellere ualentcfcu!tore,macradcbolillimo. Coftqi ftette

nelle montagniedi Carrara molti anni a mandar’ marmi aMichelagnolo,

nè harebbe mai mandato vna scafa carica,che non hauefii mandato fopri

tre,ò quattro figurine bozzatedifua mano,che Michelagnolo moriua delle

rifa. Finalmenteritornaroj&haucndo bozzato vn Mercurioinunmanro,

fi mefle Topolino a finirlo,& vn di che ci roancaua poco,voireMichelagno

lo lo vendelsi,'& ftrettamente operò li dicefsil’openiórua.Tufeivn pazzo

Topolino,gli dific Michelagnolo, a uolerefar figure, non iicdicheaqucfto

Mercurio dalle ginocchia alli piedi ci manca piu di un rerzodi braccio, che

glie nano,& che tu J’hai ftorpiatof ò quefto non c nienie,s’ella non ha altro

io ci rimcdterojlallarefarcame. rifcdinuouo deilafcmplicicàfua Alichcfa
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|colo,& partito, prefe un poco di marmo Topolino,& tagliatoli ifcrcu-

iio lotto Icginoccbia vn quarto,lo incallo nel marmo,& lo comedegentiJ-

iDcnce,facendo vn paio di ftiualeiti a Mcrcurio,chc il fine paflaua la còmet-

nrura,& lo allungo il bilognotche fatto uenire poi MichcÌagnolo,& moftro

glil’opera Tua di nuouo,rjle,& fi marauigliò,che tali goffi Àrem dalla necef

liiàpiglion di quelle re{olutioni,che non fanno i valenti huommi . Mentre

thè egli faceua finirelafepolturadi Giulio fecondo, fecea unosquadratorc

ditnarnii condurre un Termine per porlo nella lepolcura di s. Piero in Viti

cola, con dire licuahoggt quefto,& spiana qui
,
pulì fei qua,di maniera che

fcQza che colui len’auedefsi,gli fefarc vna figura;perche finita colui maraui

giiofamen te la guardaua; dille Michclagnoìo che te ne parc’parmi bene, rii

polecolui>& u’hograndeobligotperche foggiunfeMichelagnolo .perche

io ho ti trouato per mezzo uoftto vna vircu.che io non lapeua d’haucrla.Ma

per abreuiaredico chela complelfione di quello huomo fu molto fana,pche

craafciutta,(5c bene annodata di netbi,&lebenefu da fanciullo cagioneuo

le,& da huomo hebbe dua malattie d’importanza,loporto femore ogni fa-

tica,& non hebbe difecto,laluo nellafua uecchiezza pati dello orinare,& di

xenel!a,che s era finalmente conuertita in pietra , onde per le mani di mae-
Uro Realdo Colombo Tuo amiciflimo fi firingo molti anni,& lo curo dilige

temente. FU di ftaturamediocre,nellespallelargo, ma ben proportionato

fon tutto il refto del corpo, alle gabe portòinuechiando di continuouo lli-

uali di pelle di cane fopia loingnudo i meli interi,che quando gli uoleua c*

uarepoinel tirargli ne ueniua Ipeffolapelle.vfauafopraie calze Aiualidi

cordouanoafibiati di drente per amore degli vmori. lafacciacrariionda.Ia

fronte quad:ata>&spatiofa con lette linee diritte, & le tempie fportauano

infuori piu delle orecchie aliai, lequali orecchie erano piu prefto alquanto

giandi,&: fuor delie guancie. il corpo eraapropottione della faccia, & piu

-tollogrande. il nafo alquanto ftiaccìato,come fi dille nella vita del Torri*

giaoojcheglieneruppecon vn pugno, gli occhi piu tofto piccoli che nò ,di

color corneo machiatidi fcintille gialiette azzurricinc.ieciglia con pochi

pelijiclabra {bttili,& quel dilótto piu grofletto,& alquanto infuori, il mcn
toben compofto alla proporcione del reftoila barba, e capagli neri.fparfa c5

molti peli canuti lunganon mo!to,Sc biforcata,& non molto folta . cerume
te fu al mondo la fua uenuta,coroe difìi nel principio,vno eferoplo mandato
da Dio agli huomini dcH’arte noftr a,perche s’imparaifi da lui nella vita fua

icofturoi;& nelle opere,come liaueuano a eflerei ueri, & ottimi artefici.&
io che ho da lodare Dio d’infinita felici cà,che raro suole accadere negli huo
mini della profeflione noftra, annouero fra lemaggiorl vna,eller nato in tc

poche Michelagnolo fìa flato umo,& fìa flato degno che io i’habbia hauuto
perpadrone,& che egli mi fia flato tanto famigliare,& amico quanto sa

ognuno, 5c le lettere fue fcrittemi ne fanno teftimonio aprelfo di me; & per

la ucrità,&perrobligocbciohoallafuaamoreuolezzaho potuto foriuere

diluì molte cofc,& tutte uere,che molti altri non hanno potuto fare l’altra

filicitàjccome mi diceua egli,Giorgio riconolci Dio,che t’ha fatto feruirc il

DucaCofimo , che per cótencarfi che tu mufi,& dipinga, c metta inopera i

fuoipenlleti,&difcgni,non ha curato spefa;doue fc tu confidcri agli altri di

CCccc a
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chi tu hai fcrttto lenite, non hanno hauuto tanto. Fu cofi honoratiffimì

esequie col concorio di tiittal’arie,&di tutti gli amici ruoi,& della nadon*

Fiorentina. Datolepolturaa Michelagnoloinsanto ApoftoloinTn depo

lìto nel cofpetro di tutta Roma; hauendo difegnato fua San ti ràdi farne fac*

particolare memoria,& (epolturain san Piero di Roma

.

Arriuo Lionardo fuonipote,che era finito ogni cofa,quantunque andalle

impelle. Et hauutene auiloilDucaCofimo,ilquaIehaaeua(Hfegnaco,ch«

poi che non l'haiieua potuto hauer uiuo,& honorarlo , di farlo uenirea Fio

renza,6c non reftarecon ogni forte di pompa honorarlo dopo la morte

.

Fu adulo di mercantia mandato in vna balla fegretamentetilquale modofi

tenne>accioin Romanons’hauelleafare remore, & ferie eflcre impedito

il corpo di Michelagnoio,& non lafciato condurre in Firenze. Ma innan-

zi che il corpo uenillejintela la nuoua della roorrej, ragunatìfi infiemeari-

chieftadel Luogotenente della loro Accademia, i principali Pittori,Scuiio

ri,& Architetti; lu ricordato loro da elio Luogotenente,che allora erail Re

«ercndo Don Vincenzio Borghini ;che erano ubligati in virtù deloro

capitoli ad honorare la morte di tutti i loro fracellite che hauendo clliciofat

to fi amoreuolmence,e con tanra fodisfatione vniuerlaie neirellequiedi fta

Giouan’ Agnolo Montorfoli, che primo dopo la creacione dell’Accademia,

era mancato 5 uedellero bene quello che fare fi conuenilfe per riionoranaa

del Buonarruoto,i!quale da tutto il corpo della compagnia, ccon tutriiuo

ti fauoreiioh era flato eletto primo Accademico, e capo di tutti loro.

Alla quale propofta rifpofero tutti,come vbbiigatilfiroi, Scaffezionatilumi

allauirtudi tant’huomo,che per ogni modo fi fecelTe opera di honorarlo in

tutti que modiche per loro fi poteffinomaggiori,e migliori. Ciofittopet

nonbauereognigiorno a ragunare tante gente infieme con molto feomot

do Ioro,e perche le cofepaflairero piu quieramente,furono eletti iopral’es-

requie,& honoianzadafarfi,quattro huomini, Agnolo Bronzino, e Giow

gio Vafari pitccrij Benuenuto Cciiini,€Bartolonimeo Amannati/culrorij

filtri di chiaro nomc,ed’illuftre ualore nelle lor’ arti, accio dico qucfticó

fultaflono,e fermaflono fra lotose col Luogotenente quanto,che, ecoraefi

hauefleafareciafeuna cofajconfacuiradi poter difporre di tutto il corpo

della c5pagnia,&Accademia.Iiqualccarico prefero tato piu uolétieriofteré

dofi, come fecero dì boniffima voglia, tutti 1 giouani, e vecchi , ciafcuno nel

la-fua profcffionsjdifare quelle pitture, & ftatue , che s’haueflono afatein

•queil’honoranza . Dopo ordinarono, cheil Luogotenente perdebitodd

fuo uffizio, & i Confoliin nome della compagnia, & Accademia fignificaf*

fero il rutto al Signor Duca,echiedeiTono quegli aiuti,efauori,chc bifo-

gnauano,especialmente,chelederreeflequiefipoteflonofarein san Loren

zo, Chieia deli’llluflriisima cafa de’ Medici , e doiieèla maggior parte deU

d’opere, che di mano di Michelagnolo fi veggiono in Firenze.

•E cheoltrccioSuaEcccllenzalicontentafleche Meflèr Benedetto Varclii

facefle,erecitafierorazione funerale Accioche l’eccellente virtù diMichcla

gnolofufse lodata dall’ eccellente eloquenza di tane’ huomo^quancocra il

Varchi, iiquale,per efsere particolarmente a feruigij disuaEccellenza non

iharcbbeprcfQ,lènza^paroÌadiIti,cocalc2rico, ancorché ccroeamon-n^u
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{modi nacura,6r affczionatiffirao alia memoria di Michelagnolo erano cec

i!lsim»,che,quan to a le, non l’harebbe mai ricalato

.

Qoefto latto, licenziati cbefurcRo gl’ accademici, ildetto Luogotenente

icniseal Signor Duca vca ietterà di quello precifo tenore

.

HaQCndo i’Accadeinia,& compagni a de Pittori, e Scultori confaltatofra Io

ro,quando fia con (atisfàzione di V olirà Eccelicntia lliuftriilìa?a dj honcra

remqualche parte la memoria di Michelagnolo Buonar ruoti, lì per il debi

to generale di canta vircu,nclia loro profeffione dei maggio r arte{ìce,chc for

fé fu ftaro mai,(Sdoro particolare,per rinterelle delia comune patria, lì an-

fora pcrilgrangiouamento, che quelle profcliìoni hanno riccuuto della

petfèzionedeiropere.&inuenzienifue: talché pare, che ha loro obligo mo
llrarlì amcreuoìi in quel modo,ch’ei pollono alla fua virtù . Hanno per vna

loro elpofto a V. E. Ululi, quello loro dclìderio,e ricercatola come loro prò

prio refugio di certo aiuto . lo pregato da loro,eCcome giudico^ obligato, p
eflcrfi con cen tata V. E. Ululi, cheto fia ancora quello anno con nome di

fuo Luogotenente in loro corap3gnia}& aggiunto,che la cofa mi pare piena

di ccrcelìa , e d’animi virtuofi,e grati . Ma molto piu conofccndo quanto

V. E. Ululi, è fauoritore della uirtu,e come vn porto,& vn unico protettore

in quella età delle perfoneingegnolèjauanzando in quello i Tuoi antinaii,

4qualialii eccellenti di Quelle profcliìoni fecionofauori llraordinari, bauc

do per oedioe del Magnifico Lorenzo Giotto,ranro tempo innanzi morto»

hcetiutouna ftatua nel principal Tempio . E fra Filippo vnfepolcro bellifsi

mo di marmo, a fpefe Tue proprie ;e molti altri indiuerfe occalìonÌ,uti*

!i,&honori grandirsimi . Molso datuttequeftecagioni jhojprcfoani-

modiraccomandareaVoftraEccellen. liluft.la pctizioncdi quella Acca-

demia di potere honorarelavinudi Michelagnolo allieuo, ecreatura patti

culate della scuola del Magnifico Lorenzo,che làra a loro contento Uraordi

nario ^grandiffima rarisfazione all’ uniuerfale, incitamento non piccolo ai

profefion di quell’arti,& a tu tra Italia faggio del bell’animo, e pieno di bori

la di Vollra Eccellentiallluftriirima,laquaìe Dio conlerui lungamente fcli-

cca beneficio de’ popoli fuoi,c loftentamcnto della virtù.

Aliaquale lettera detto Signor Duca rilpofe coli.

Reucrendo noftro canlfimo. la pron tezza,che ha dimofl:rato,c diraoftra co

teftaAccadcmia,perhonorare la memoria di Michelagnolo Buonarruoti,,

pailato di quella a miglior uita; ci hadato,dopo la perdi tad’un’huomo coll

Ììngoiare,molta cof^òlazionetenon ledo uolemo contentarla di quanto ci

hadomandato nel memoriale j ma procurare ancora, che l’olla di lui fieno

portatea Firenze,lccondo,chefij lafuauoiuntaj per quanto fiarao auifari: il

che tutto fcriuiamo all’Accademia prefata tanto piu a celebrare in tutti imo
di la virtù di tanto huomo . Et Dio ui contenti.

Della lettera poi, ò vero memoriale di cui fi fa dilópra menzione, fat-

tadali’Accademia al Signor DVCA fu quello il proprio tenore.

lilufttifs.&c. l’Accademia, egl’huomini delia compagnia del dilègno,

creata pergratia,& fauore di Vollra Ecceilentia Ululi .fappìendo cójquanio

ftudiOj&affezzione ella habbia-fittopermczzodelloratoreluoiii Roma,

;Bcr.ireiI corpo di Michelagnolo Buonairuotia Firéze, ragunatifi inficmc„
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hanno vnjiamente dilibcrato di douere celebrare ie (ùe effcquicin qneJme
do, che iapecannOjC potranno il migliore. LaondcfappiendoeÌlì,chcSua

Eccell. lUuft. era tanto ofleruata da Miche!agnoIo,quanto ella amaualuiJa

luplicanOjche le piaccia per l'infinita bontà, e liberalità fua concedere loro,

prima,chcciTì poiTano celebrare dette elTequie nella Chiefa di sa Lorenzo,

edificata da’ fuoimaggiorijc nella quale fono tante,e fi bell'opercdaluitàf-

te,cofi nel! architettura,come nella Iculturaje vicino aliaquale barn animo

di aolere,ches edifichi la ftanza, che fia quafi vn nido , Se un continuo ftu.

dio dell’Architettura, Seul tura, e Pittura a detta Accademia , ecompagoia

de! difegno : fecondamente la pregano, che uoglia far commettere a Meiler

Benedetto Varchi,che non folo voglia fare roracione funerale; ma ancora

recitarla di propria boccha,comc ha promefio di uoler fare liberillìmaraea*

te,pregatoda noi,ognivoica,cheVoftra Eccell. liiuftrifsimafe ne contenti.

Nei terzo luogo fupplicano,e pregano quella.che le piaccia
,
perla medeiì-

ma bontà, eliberalitàfua,loucnirgii di tutto quello , che in celebrare dette

enequte,olt£ala loro poisibiIità,Iaqualeè piccoli rsima,face{Ie loro dibifo-

eno: e tutte queftecofe.e ciafeuna d’elfe fi fono trattate,e dilibcrateallapcc

lenza, fl con confentimentodel molto Magnifico,eReuerendo Monfignorc

Mefièr Yincentio Borghini,pnoredcgi’Innocenti, LuogotenentediS.hc-

ccllcntia llluft. di detta Accademia,ecompagniadel difegno. Laquale&&

Allaouale lettura dell’Accademia fece il Diicaqueftarifpofta.

Carifsimi noftii,fiamo molto contentidi lodisfare piènamente alle uoftfc

petizioni, tanta è fiata lempre l'afFezionejche noi portiamo alla rara uittu di

MichelagnoloBuonarruoci-, e portiamo bora a tuttala profefsione uoftra:

però nonlafciatedi efiequirequantouoihauete in proponimento difarc,

per l’efiequie di lui,chenoi non mancheremo di fouenire abifo^i uoftei:

& in tanto fi eferittoa Mcfier Benedetto Varchi per rora2ione,&allo Speda

lingo quello di piu,che ci fouienein quefto propofito,c fiate fani.diPiia.

la lettera al Varchi fu quefta. Mefier Benedetto noftro cari/simo. l’aftezzio-

Be,chc noi portarne alla rara uirtu di wichelagnolo Buonarruoti,ci la deCde

rare,che la memoria di lui fia honorata,e celebrata in tutti i modi.-pèròcifa

ra cofagrata,che per amore noftro,ui pigliate cura di fare l’orazione, che fi

bara da nei tare neirellequie di lui,fecondo l’ordine prelbdalli deputati dd

rAccadcmia,e gratiflima fe fata recitata per i organo voftro . e fiatefano.

Scrille ancho Mefier Bernardino Grazini a i detti deputati, che nel Ducano

fi farcrebbe potuto difiderare piu ardente difidcrio,intornoacio,di quello,

che hauea moftrato,eche fi promettefiino ogni aiuto, e fauore daSuaEcccl

lentia Uluftrifiiraa. Mentreche qucfiecole fi trattauanoaFircnze,Lio«

nardo Buonarruoti nipote di Michclagnolo,ilqualeinicfala raalatiadelzio

fi era per le pofte trasferito a Roma,ma non l’haueua trouato viuo, haucn*

do intefo da Daniello da V ol terra,ftato molto familiare amico di Michcla-

gnoloiC da altri ancora,chc erano fiati intorno a quel fan to vecchio,chcegli

haueua chiefto,e pregato,che il (no corpo filile portato a Fiorcnza,fua cobi

lifsima patria, della qualefufempre tcocrifsimo amatore i haueua con prw

ftezza,e per ciò buona refoliizione*cautamente cauato il corpo di Roma; e

comefuife alcuna mercanzia inuiatoio uerfo Firenze in vna baila . <Ma non

equi
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^aoHatacere,chequeft’ultimari{oluztonedi M'chelagnolo dichiarò, con

ffsl’openioned’alcuni quello,che erauerifsimoicio èchc rcflere flato tnoj

oaoni aliente da Firenze,non era peraltro flato che perla qualità deii’aria.

perdoche la spenenza gli haiieua tatto conorcere,chc quelladi Firenze, per

cdèrcacuta,elòttile,era3lIafuacomplcflìonenimiciirima,echequelladiRO

iDapiudo!ce,c temperata, I haueua man tenuto lari flimo fino al nouantefi-

jno anno,con tutti i lenfi coli viuaci,einceri;Comefijiìero flati maj,e có fi fiat

tcforze,lècondoqueiretà,cheinfinoall ultimo giorno non haueua iafliato

tfoperarealcunacofa. poi che danque,per coli lubita, equafiimproufla us

BUca,non fi poteua far per allora quello , chefccero poi ; arrmiuato il corpo

diMichelagnoloin Firenze, fu mella, come vollono i deputati la cada, lidi

medefimo, ch’ella arriuò in Fiorczajcio e il di v odici di Marzojche fu in fiaba

to;ne!lacomp3gniadeIl’AlIunta cheèfotto l’altar maggiore, & lottolefica-

Icdi dietro di san Piero maggiore,lenza chefufle tocchadi cofaaicuna.il di

reguence,chefu la Domenica della feconda fiettimana di Quarefima , tutti i

Rttori,Sciiltorj,& Architetti firagunarono coli difisimuiataracntc intor-

no a san PicrOjdoiienon haueuano condotto altro, che vna coperta di vel-

luto, fornita tu tta,e trapuntata d’oro,che copriua la cada, e tutto il feretro «

fopra laquale calla era vna imagine di Crucinllo . Intorno poi a mezza hora

di notte, nflretti tutti incorno a! corpo, in unfubito rpiu vecchi,&ccccilen*

riarteficidtederodimanoavnagran quantità di torchi.cheli erano flati co

dotti',& i giouani à pigliare il feretro con tanta prontezza .che beato colui»

che vi fi poteua accoftai e,e fiotto metterai lerpaìle,quafi credendo d’hauere

nel tempo auenire a poter gloriarfi d’hauer portato roda del raaggior’huo*

ino,che mai fudèneil’arci loro. L’edere flato uedutoin torno asan Piero va
certo che di ragunata, haueua fatto, come in fimiii cali adiuicne, fermatui

froheperfone,e tanto piu edendofi bucinato,che il corpo di Michelagno-
Io,cravenuto,eche fi haueua a portare in santa Croce. E fé bene, come ho
dcttOjfi fece ogniopera,chela cola non fi fapefse; accio che spargendoli la

fema per la citiàjnon ni concorrede tanta moltitudine, che nÓ fi potede fi^

gire un certo che di mmulro,ecólufione;e ancora perche defidecauano, che

quel poco,che uoleanfareper allora, uenide fatto con piu quiete,che pom-
pa, rilèrbando )I refto a piu agio,

e
piu comodo tempo :i’una cola, ei’al

tra andò perle contrario. percioche quanto alla moltitudine, andando,

ccmes’èdetto.lanuouadivocci voce,fi empiè in modo laChiefain vn bat

ter d’occhio,che in vitimo con grandifsima difficul tà fi condude quel cor-

po di Chiela in sagreftia,per sballarlo,e metterlo ne! fuo depofito . E quan-
to aH’eflcre co fa honorcuolejfc bene non può negarli, cheiiuedcre nelle p6
pe funerali grande apparecchio di religioG,gr?.n quantica di cera,egran nu
inerod’imbaftitj,eveftitianero,nonliacofadimagnifica,egrandeapparen

za; none pero,cherneo non fudegran cola uedere coli all’improuilo nftrct

«in un drappello quelli huominicccciIenri,chc hoggifonoJn tanto pre-

gio,daranno molto piu per rauucnire,in torno a quel corpo con tanti amo
rcuoli uffizi],& afiezzione. E di ucro il numero di cotanti artefici in Firen-

ze{chc tutti vi erano)ègrandifsimo fempre flato . Coijciofia,chequeflc ar

fi fono fcmpre.per fifaito modo fiorite in Firenic,chc io credo, che fi polla

dire
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dice fenza incurie delValcre città,che il proprio, e principa! mdo,eiJoraicf.

fij di quelle fsa Fiorenza, non altrinien ti,chegia tulfc deile feieone Atene

.

ol tre alquale numero d’artefici,erariO tanti Cittadini loro dietro,ct tanti da!

ìc bande delle ftrade,dcue li pallaua,che piu non ue ne capiuano . E chcè

cjaggior cola, non li lentiua altro checelcbrate da ognuno imeritidiMÌciic

lagnoloje ditela itera uirtuhauerc tanta forza, che poiché èmancata ogni

fperanza d’utde ò honore,che lì pofla da vn virtuofo hauetc : eìl’è nondimc

no difu3natura,e per proprio mcriro,amara, 6c honorata.per lequali cole

apparr quella dimoflrazionepiu viua.epiu preziola,che ogni pompa d’oro,

c di drappi,che fare li tulle potuta. Con quella bella frequenza,cflcndo tta

to quel corpo condotto in santa Crocejporche hebbono iftati foraitclcce

ximonìe,che fi coftumano d'intorno a idcEtnti,fu portato, nonfenzagraa-

difsima difficuItà,come s’è dctro,per lo ccncorfo de’popoii,in Sagreftiaido

ue il detto Luogotenente,che per Tuffizio iuo ui era inrerucnuto,peiifando

di far cofa grata a molti,& anco (come poi confefsò ) dificierandodi vedere

morto qucliojche e’ non haucua veduto viuo, ò l'haueua ueduto iir età che

ji’haueua perduta ogni memoria, lì nfoiuè allora di fere apritela cada.

E coli fatto,douc egli, e cinti nei prefenti credeuamo trouarequclcorpogia

purrefatio,eguafto..percheera flato morto giorni venticinque, e ventiduc

nella calTado ucdtmocofiin luttele tue parti intero, e fenza alcuno odore

cattiuOjche fterao per credere che piu lofio, fi ripofalle in vn dolce,cquiet[s

iìmofonno. Etolcrechciefattczzedeluilocranocomeapunto qu^ocra

uiuo(fuori,che un poco il colore era come di morto)non haucua niunmcni

bro,chegua(lofulìè,ò moftraflc alcuna fchifezza.E ia icfta,clegoccatoccaf

le erano non altrimenti,chcfe di poche bore innanzi futTcpalìàro.

Pallata poi la furia dei popolo, lì diede ordine di metterlo in vn depoSto ia

Chiefeacanto aH’aharedeCaualcantijper melaporta, chevanelChioftto

del Capitolo. In quel mezzo sparfalì la voce per lacitrà ui cócorfe tancamol

titudinc di giouani per uedcrlo,chefu gran fatica il potere chiudere ildrpo

fuo. E fc era di giorno, come fu di notte, farebbe flato forza lafciario ftait

aperto molte hore,perlodisfareaU’uniucrfa!e. La matrinafeguente, men-

tre fi cominciaiia dai pi rtori.e scultoria dare ordine all’honoranza,comin-

ciarono molti beili ingegnj,di che efempre Fiorenza abódanofliaias ad ap-

piccare fopra detto depofito ueriì Ianni,e volgari, e coli per buona pezzslii

cótinuato . In tanto,che quelli componimenti , che allora furono llampaii,

furono piccola parte,arifpetco de molti,che furono fetei.

Hora per venireall’cfsequie,!equali nó fi fecero iididoposanGiouanDi,

come fi era peniate: ma furono inlìno al quactordicefimogiorno di Loglio

prolungate: I tredeputari(percheBenucnuto Ceiìini,efsendofi da princi-

pio fcn:ÌEO alquanto indifpoilo, non era mai fra loro in ccruento) fatto, che

hebbe proueditoreZanobi Lallcicati scultore, lì rifoluerono a far cofapiu

tolto mgegnora,e degna dell’arti loro,che pompofa, edi Ipefa. E nel vero,

bauendolì a honorare(d!rseroque deputati,& il loroproueditorejvnhoo

niocomeMjchda«no!o,edahuomir!ÌddkprofeflIone,chccgh hafatco,»

piu toftoritchidr virtù,ched’amplifiimefeculta, lì deecio fare, non conpo

parcgia.cfcperchieuunita,maconinuciizioni,& opere, piene i
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^aaghezza, che cfcaQo dal Tapcre della prontezza delle noftre mani , e de*

floftriartcnci.honocandorarte con Tane
.

percioche,Ie benedali’Eccellca

jadelSignor Duca polliamo Iperare ogni quantità di danari,chefiiire di bi

ft>gno,haucadoiie già hauuta quella quantità , che habbiamo domandata i

Doinondimcnohauemo a tenere per fermo,che da noi lì alpctea piu predo

coù iagegncta,c vaga per inuenzione,c per artc,chc riccha per molta Ipefa,

ograndezza di fuperbo apparato . ma ciò non oftante,lì uidc tìnahncnte«.hc

iamagatheenzaru uguale airopere,che ufeirono delle uiaqi de i detti Acca-
ictnicivcchequellahonoranza fu non meno ueranicnremagnilìca, chein*
gegnù!a,c piena di capncciole,e lodcaoiiinuenzioni . Fu dunque in ultimo

dato quello ordine, che nella nauatadiraezzodi san Lorenzo, dirimpetto

allcduc porte de’àanchi,delle quali unavafuori,e l’altra nel Chiollro, falle

nttOjComc fi fece,tl catafalco di forma quadro.alto braccia veniocto, c6 una
Fama in cimajungo vndici,e largo none . In fui ba lamento dunque di' elio

catafalco, alto da terra braccia due>crano nella parte, chcguardauerfola

porta principale delia Clwefa polli due bellilTimi fiumi agiacere, figurati l’v-

noper Arno,el’altroper ioTeuere. Arno haucua un corno di douizia pie*

BO difiori.c frucrijfignificido per do, i fr.axti che dalla città di Firenze iòno

nari in quelle profelsioni: i quali (ono fiati tanti, e cèfi fatti, che hanno ripie

no il mondo,e particolarmente R.oma,di firaordinariabcHezzadlche dimo
ftrauaotcimamétc l’alrto fiume,figurato come fi è detto per lo Teucre ;Jpdo

che llendédo un bcaccio.U haueua piene le mani de’fiori , e frutti hauuti dal

corno di douizia dcli’Arno, che gli giaceua a canto,c dirimpetto.Veniua a dr

mofirareancora.godcndo de frutti d’Arno,cheMichciagnalocuiuucogia
parte degl’annifuoi a Romane ui ha fatto quelle marauig!ie,che fanno ftupi

rcilmondo . Arno haueua per fegno il Leone , & il Teucre la Lupa con i

piccioli Romuio>eRcmo,& crauoarabiduecoloiììdi ftraordinaria gcadez

za,c bellezza,e fimiiialmarmo. L’uno,cioèil TeuercfudimanodiGiouaii
nidi benedetto da Caftello.allieuo del Bandinelloje l’altro di Battifta di Be
Ecilecto»aliieuo dell’Ammaunaco, ambi giouani ecccilènri , c di fomma al-

petrazione.

Daqucfto piano fi alzaua vna faccia di cinqucbraccia,e mezzo con Ic.fuc

(ornici dilbcto, cfoprn, e ra fu canti , lafciando nei mezzo lo spazio di quat-

tro quadri . Nel primo de’ quali-, che ueniua a clTcte nella faccia, doue era-

noidue fiumi, eradipintodi chiaro feuro, fi come erano anche tuitcl'al-

tre pitture di quello apparato

.

llMagnifico Lorenzo vecchio-dc’ Medici,.che riceueuanel fuogiardi-

no, del quale fi è in altro luogo faucliato, Michelagnolo fanciullo, hauen-

do uednti ccni.fàggi di lui , che accennauano in que primi fiorì, i frutti che

poi largamente lono ufeiti della uiuacicà, e grandezza del fiio ingegno.

Cotaleifioriadunqucficonteiieua nel detto quadro, ilqualefu dipinto da

Mirabcilo , e da Girolamo dei Crucifiiraio, con chiamati , i quali come ami

cifiimi , e compagni prclono a face queìl’opcra infieme; nella quale con vi-

«czza , eproncc attitudini fi vedcuail detto Magnifico Lorenzo , ritratto di

naturale, riceucregcaziofamentc Michelagnolofànciuìictto ,c lutioceuc'

iCQcencìfuosiardino.
^ DDddd
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etelTaminacolo, confcgnarlo ad alcuni maeftn,chegriDfegnairero.NcIlaf*

conda ftoriajche ueniuaa clTere,continuado il medefimo ordin* .voluvct

fola porca de! fianco,che uafuon era figurato Papa Clementc,cbcc6craro-

penione del uolgo ilqualc penfaua»chesua Sancita hauefiefdcgoo eoo Mi-

chelagnolo per conto delle coledell’alledio di Firenze; non iololoaliicura,

clegli fnoftiaamoreuole,ma lo mettem opera alla S2greftianuo’ja>&aiia

Libreria di san Lorenzo, ne’ quali luoghi qnaoiodiuinamen te opcraliè,(i

c già detto . In qijefto quadro adunque era di mano di Federigo Fiamingo,

detto del Padoano,dipinto con moltadeftrezza, cdojciisimamanieraj&li-

chelagnoioc'nemofiraal l'apalapiant.ideiladectaSagtefiia. £ dietro lui

parte da alcuni Angiolec:i,c parte da altre figure erano portati imodcliidd

la Librcna,dellaSagreftia.€ delle fiacue>che ui fono hoggi finite. Ilche tut*

co era molto bene accomodato,e lauorato con diligenza . Nel terzo quadro

chepofando comcgralcri detti fui primo piano, guardaaa l’altare maggio-

re, era vn grande epicafìio latino compofio dal dottifiìmo M. Pier V ettoryl

fentimen co del quale era tale in lingua Fioren tina

.

L’Accademia de’Pitcori,ScuitorÌ,& Arcbicettorbcolf2uore,&.aiu:odel dii

ca Cofimo dc’Medici,loro capo,c iommo protettore di quefic arci-, ammira

do l'eccellente virtù di Michelagnoio Bnonarruotì.e riconofeendom parte

il beneficio riceuuto dalle diuincopeccfue,hadedica:oqfta memoria, vrdt

ta dalle proprie maai,c da tutta l’affezzione dei cuore,aU’?cceiienza,cuir[U

del maggior Pittore,Scultore,& Architcttorc,chefia mai fiato,

Leparole latinefurono quefie.

Co!kpunipiiiormi{t<ittMriorm»aì‘chitefionim,(U^icio,opti}uejìi}iprmpuCof

tni Ducùynuéiorissuomncoimodormjulptcitnsfìngi^rmuinutm iiidutli j An«

geli hoiwrot£', inttiligeiìf^ qusntojibi auxUiofempcrfiierm prudori ipjìui operi

,

&uédtfegrdtmn erga lUum ojiendere,fuimmonmiu;^t piunqaum fitervu:. p. S. A

.

idco^monm<ntmbocfuismanìbMextruéiii:)ijmgnù animi, ardóre ipjìss aemorU

dedicauit.

Era quefto cpitaiEo retto da due Angioletti,
i
quali con volto piangente,

e spegnendo ciafeuno una face,qiiafi fi lamentaucno, edere ipentauata,e

cou rara virtù . Nel quadro poi,che veniua a eilere uolro uccio lapocta,cbe

qa nel chioftr-o era quando per Tafledio di Firenze Michelagnoio fcceìafoi

lificazionc del poggio a san Mimato,che fu tenutainefpugnabilc.ecoiama

rauigliofa.Equefiofudi mano di Lorenzo Scici ini,aliieuo del Bruuzico,

giouancdibonifsima speranza. Quefta parte piu baila, è come dire la ba

ièdi tuttala machlna,haueua in ciakuncantovnpiedcfiallojchcnraicaua:

« fopraciafcun piedeftallo era vna fiatua grande piu che il naturale,che fot-

ton'haueua un’altra comefoggctta,c uinia,di fimiie grandezza, tnaraccol»

le in diuerfeattitudinfie ftrauaganti . La prima a man ritta , andando uetfo

l'altare maggiore era ungioiianeruelco,enelsébiance tutto {pirite, edibd

lifsima uiuacità figurato per l’ingegno,con due aliettc {oprale tempie, od-

ia guifa,che fi dipigne alcuna volta Mercurio. E {otto a quefto giouanefat

to con incredibile diligenza,era con orecchi afimni vna beliiifima figuraci

ta per l’ignoranza.mortal nimica dell’ingegno . Lequali ambedue itatuefo

fono di mano di Vincenzio Dana Perugino,del quale, ftÌ£irop«clue./ii<
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fcnotarc fra i moderni giouani scultori fi parlerà i altro luogo piu lugamé

ic. SopraralrropiedeftaliOjilquaieefiendoaman ritta uerfo l’alrare mag«
porc,guardaua uerfo la Sagreftia nuoua.cra vna dóna,&tca p la Pietà Chri-

ftianaiiaquale cfiendo d’ogni bontà,c religione ripicna,non è altro, che vn*

aggregato di tutte quelle utrtu,chci noftri hanno chiamate Thcologiche,e

èqucilcjchc furono da i gentili dette morali . onde meritamente,celebrati

dofidaChriftianilavirtud’unChriftianOjOrnatadifantiflìmi coftumi , fa

dato conueciienre,& honoteuolc luogo a quella, che rilguarda la legge di

pio,e la falutc dell’animei eficndo,chc tutti graltri ornamenti del corpo , e

dcti’aniraojdoue quefta manchi,fono dacilere poco,an2Ì nulla ftimati

.

Quella figura,!aqua!e hanea lotto le prollrato , c da fecalpeftato il uizio, o
Ktorimpietà, cradi mano di Valerio Gioii, ilqualeèualente giouane,di

bcllilììmo rpirito;e merita lode di molto giudiziofoje diligente scultore

.

Dirimpetto a quefla,dalla banda della Sagreftia vecchia, era un’altra limile

figura Hata fatta giudiziofamcnte per la Dea Mineruajò uero l’Arte
.
perdo

che lì può dire con verita,che dopo la bontà de’coftumi,edelia vita, laqualc

dee tener lempve apprcfto i migliori i! primo luogo-, l’Arte poi fia Hata quel

hjche ha ciato a qucft'huomo,non folo honore.c facilita, ma anco tantaglo

ria,chélì puodireinihaucr’in vita goduto que’frutti,cheapenadopo mor
«.fogliono dallafama trarne,mediante l’cgregie opere loro, gl’huomini il-

juftrijC valorofi . E quello.chc èpiu,hauer intanto fuperara rinuidia,che se

la aicunacontradizione, per confcnlb comune, ha il grado, & nome della

principale.e maggiore eccellenza ottenuto.E per quefta cagionehaueua fot

toi piedi quefta ligura,rinuidia,laqii ale era vna vecchia feccha, edillrutta,

con occhi uiperini,& in fomma con uifo,e fattezze, che tutte Ipirauano tof-

fico>&ueleno;& oltre ciò,era cinta di rerpi,& haueua vna Vipera in mano,

Quefte due ftacue erano di mano d'un giouinetto di pochilfima età,chiama

to Lazzaro Calamech da Carrara j ilquale ancor fanciullo . ha dato infìno a

hoggi in alcunecofed] pittura,esculcuragran fàggio di belio,e viuaciflìmo

ingegno. Di manod’AndreaCalameh zio del fopradetroj&allieuodcl-

fÀmannatOjcrano le due ftatue pofte fopra i! quarto piedeftallo, che era di

fimpetto airOrgano,e risguardaua uerlb le pone principali della Chiefa

,

La prima delle quali era figurata per lo ftudio:peraochequegli,chepoco,é

Icntemente s’adoprano non poflooo uenirin pregio già mai, come «enne

Micheiagnolo. conciofia, che dalla fua prima fanciullezza dt quindici infi«

noanouantaannijDon reftòmaijComedifopralI èuedutOjdi lauorare.

Quella ftatua dello ftudio,chc ben fi conuenne a tat’huomo , ilqualecra va

giouancficro,egagiiardo,ilqaaleallafìnedei braccio poco foprala giunta

fa delia mano,haueuaduealiette,fignificanci la ve!ocita,efpelìczzadell’op a

rc}iìhaucafotto,comeprigione,cacciata!aPigrizia,o ucro Ociofità,!aqua

le era vna donna lenta, e fianca,& in tutti i Tuoi atti grane, e dorraigliofa

.

Quefte quattro figure difpofte nella maniera.ches’èdetto,faceuano vn mol
K)uago,c magnifico componimento, e pareuano tutte di marmojpetchefo

pra la terra fu dato un bianco,che tornò bellifiìmo. In fu quefto piano,do

licledcitetìgnrepofauanOjnafcciiaun’aUroimbafamentopur quadro,&' al

to braccia quattro ÌDCÌrca,madi larghezza, c lunghezza tanto minore di ql
^ DDddd a

^



77° T E R Z A P A R T E
difetto, qiunlo tra l'aggetto.ercomiciamento.douepofaaanolc dttttSgtl
Iti & liaotoa m ogni faccia un quadro di pitmradl bracciafct i^
lmighcM3,ctied altezza. E difopranalccuaunpianoncl mtdefìmon)òdo
che quel dirotto,raammote, e fopraogni canto fedeuain fui rifalto fi’on

zoccholo vnafigura quanto il naturale,o piu-,
e quefte erano qaarteo dóne,

Jecjiia.i porgli rtroiTienti,cne haueuano,erano facilmente conolciu te perla

i-!ttura,ScuJtura,ArCiHitettijra,e Poefiarper le cagiont,che disopra nella nar

razionedelia lUa vitalilono uedute. Andandoli dunquedalla ptincipile

porta delia Chiefa iicrfo l’altare maggiorenel primo quadro del fecondo

ordmedel Catafalco, cioè lopra la ftoria.nellaqua'e Lorenzo de’Mcdicince

ne.come fi è detto, Michclagnolo nel Tuo giardino,er3 con beliilSma manie

ra dipinto, per l’archirettura Micheiagnolo innanzi aPapaPio quarto col

modello in mano della fiupenda machina della Cupola di san Piero diKo-

ma. Laquale ftoria,che fu molta Ìodaca,eraftatadipintads Piero Francia oh

tote Fiorentino,con bella maniera,e jnuenzionc. E la ftacun.ovcro fimuli

ero dell’architettura-cheera alla man manca di quefi.i ftorÌ3,eradi mano di

Giouanni di BcnedettodaCa(te!lo,che con tanca Tua lode, fece anco, come

fi è detto, il Teuere,unodc’ducfiumi.che erano dalla parte dinanzi dei Cari

talco. Nel fecondo quadro,feguicando d andarea man ritta, uerlo la porta

del fianco,che ua fuori,per la pittura, fi uedeua Michelagnolo dipignerc ql

tantOjtnanonmai abafianza.lodatogind{zio.quellodico,cheè refcmpjo

degli fcorcljC di tuttei’alcredifììcuitàdeirarte.Quefio quadro,ilqualclauo

raronoigiouanidi Michele di Ridolfo con molta grazia,-; diligenza, haue-

ua la Tua iraagine,e ftatua della pittura fimilmente a man manca, cioè io fai

canto,che guarda lafagreftia nuoua,fattada Batifta del Canaliere^giousDC

non meno eccellente nella fcultura,chc per bonta,modeftia,ecoftumirarif

fimo. Nel terzo quadro,voho uerfo l’altare maggiore, ciò in quello, che

era fopra jigiadetroepitaffio,perla scultura, fi uedeua .Michelagnolo ragie

bare con una donnajlaquale per molti legni fi conofceua edere la scultucaj

eparea cheficonfigliafieconello lei .Haueua Michelagnolo intorno alcu-

ne di quelle opere,che eccellentifiìme ha fatto nella fcu!cura,eìa donnaia

vnatauoletta quelle parole di Boezio. SIMILI SVB 1 MACINE
F O R M A NS. allato aIqualquadro,che fu opera d’Andreadcl xioga.c

da lui lauorato c6 bella inuenzione,e maniera;era infulU man mancala lU

tua di ella scultura, fiata molto ben fatta da Antonio di Gino Lorenzi scul-

tore.

Nella quarta di quelle quattro ftorie, cheerauolta uerfo Porgano, fine-

dcua perla Ptiefia, Michelagnolo tutto ìntentoaferiuert alcuna coropofi-

.zione,5c intorno a lui, ccnbelliilìmagrazia.econ habitidinifati, fecondo

che dai Poeti fono dcfciitte, le ncue Mufe, & innanzi a elle Appoilocon la

Lira in mano, Si con la fua corona d’A lloroin capo, e con vn’ altra corona

in mano, laquale mofirnua di volere porre in capo a Michelagnolo.

Ai va^OjC bello ccinponiinen to di qucftafcona,ftata dipinta con beil'fGina

man -era, e con arcitudini , c uiuacità piontifljtnedaGiouanmana Burteri,

eri uicin

Poggiiii

la.Sc lulla man malica, la fiatila della Poefiaopera di Donienrco

,luiomonoafialo.r.e!La.scuI:u:a,encI hre impronfedinioncfe.c

mrd.-.-’ie
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jpeiagliebcliillìrac, ma ancora od fare dì bronzo,e nella Pocfia parimcfl te

jjjoltodercitato.

Coli fatto dunqneerarornamenrcdel CatafaIco,ilquale,percheanda-

aadigradandone tuoi piani caiicoxhcui fi poceua andare atìocno,er a qua-

gaótnditudinedeì Mautbieo d’AuguftoinRomaìe forferccxllcrequa-

Jro, piu li allomigiiaua al Icctjzonio di Scuero.T.On a quello predò al Cam-
pdoglio.che conmnerrente coliè chiamato per errote;ma al uero,che nelle

ououeKomc lì uede ftampato apprcdo l’ Antoniane . Intìn qui dunque ha

ofuail detto Catafalco tre gradi . Doue giaceuano i fiumi era il primo,} il fe

condodouelefiguredoppie po{auano:& il terzo doue haueuar.pil piede

lelcempie. Et in fu quefto piano vltimo natceui una bafcjO nero zoccho-

joalta vn braccio,c molto minore per larghezza.e lunghezza del detto ulti

copiano .-{òpra i rifaUi della quale tedeuano le dette figure Icempie, & in«

tornoaliaqualchleggeaano queftc parole.

Sic ars extoUitur arte.

Sopra quella baie poi pofaaa una Piramide, alta braccia nouej'ìn due par

n dellaqualc , cioè in quella, cheguardaua b porta principaie»& in que'la,

cheuolgea uerlo l'altare maggio''e, giu da baflo, era in due ouati , la tefta di

Michelagonolodi rilieuo ritratta dal naturale, c {tata molto ben fatta da Sa
ti Buglioni . Intefta della Piramide era una palla aeda Piramide propor-
licmata, come (e in ella fallerò fiate le ceneri di quegli che fi honotaua; &
fopralapallaera, maggiore del naturale, una Fama, fiata di marmo, in at-

tocheparcuauoUfle, 5c inficine facefie per tutto il mondo rifonafie le lo-

di,& il pregio di tanto artefice, con una tronfiai iaquale finiuain tre boc-
che. Laquale Fama fu di tnanodiZanobi Lamicati, ilquale,oltrc alle fa-

tiche, che hebbe, come prouediroredi tutta l’opera, non uolleanco raan-
carcdimollrarecon Tuo molto honorcjia uirtu della mano, e dell’inge-

gno. Inmodojcheda! pianodi terra, alla teftadella Fama, era comcfi.c
detto. Tal tezza di braccia aen rotto

.

Oltrea! detto Catafalco, eficndo tuttala Chiefa parata di roucfcijcrafce
Otre, appiccate, non come 11 fuolealle colonne del mezzo, ma alle cap-
pelle, chefono intorno intorno

j non era alcun uauo,fra i pilallri, che mct*
tono in mezzo le dette cappelle, & corrilpondono alle colonne , che non
hauellcqualcheornamentodi pitcìu-aj&ilquaie, facendo bella, cuagi, ,5:

ingegnofa moftra, non porgelìein un medefimo tempo raaraoiglia , e dilet

lograndifiìmo.

E per cominciarmi da un capo; nel uano della p:imacappeUa,cÌ3eèacan
toa!!’altare maggiore, andando uerfò la Sagreftia ucccbia,eraua quadro
altobracciafei.elungoottojnel qualeconnuoua.equafi Poc£Ì-::a inuenzio

nc,craMicheiagnoloinniezzo,comcgiuntone’c.amt>i Elifi), doue gl’cra

coda man delira, ailai maggiori che il naturale i piu taraoiì, eque tanto co

Icbrati picrori.esctalcorianrich’:

Ciifeunode quali fi conofccua 3 qualche notabile legno. PraxitelcalSati-

ro.coec nella vigna di Papa Giulio terzo . ApcHeji ritratto d'AbfiàdroMa-

gnojZeufi auna cauolctia,doue era figurata 1 uua.che ingaDn^£Ì'vc.cclli,.c

J’arrafio con la finta coperta d cl q udrò d- pittuu.
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E coli come a qlli,cofigraltri adafrri fegni cranoconorciutì.AinaQaan^

eranoqgli, chciqueftt noftrifecoiidaCirDabueinquafonoftariin qoeftc

arti iiluftri. onde ui fi conofceuaGiortoa vna tauolerta,tncuifi acdcoail

ritratto di Dantcgiouanctto>nella maniera,che in santa Croce fi ucdc eiTc-

re flato da efloGiotco dipinto. Mafaccioal ritratto di naturale. Donate!*

lo fimilmentcalfuo ritratto, 5: al fuozucchonedcl campanile, chegl’era a

canto. EFilippoBrunellerchialritracto dcllafiua Cupola di santa Mari»

del Fiore. Ritratti poi dinaturalejfenz’altri fegni,uierano,fra Filippo, Tad

deo Caddi,Paulo Vccello.fra Gio. A3nolo,Iacopo Puntormo, Frane. Salo'a

ti,& al tri. Iquali tutti con le medefime accoglienze chegl*antichi,e pieni di

ainore,& roarauigliagl’erano intorno,in quel modo ftcllo, chenceuetteto

Virgilio gl’altri Poeti nel Tuo ritornojfecondo la finzione del diuino Pocu

Dante . dalqualc efledofi prefà rinuenzione,fi tolfe ancho i! verfo, che in un

breue fi leggeua fopra,&m una mano del fiume Arno,che a piedi di Miche

lagnolo con actitudine.c fattezze belliliìmegiaceua.

Tuttiri(mmirdn, tutti honor' glifanno .

Il qua! quadro di roano di A ieUandro Allori allieuo del Bronzino, pitto

rcccce}lente,cnon indegno difcepoloje creato di tanto maeflro,foda tinti

coloro,che il uidero,rummamente lodato. Nel vano della cappella del san-

tifiìrao Sacramen tOjin tefta della crociera,era in vn quadro lungo braccia

c largo quattro,in torno a Michelagnoio tutta la fcuola dcll’arti,puttlni,hn

ciulli.egiouani di ogrii età infino a 14. anni . iquali,coiTic a cofia (acra.ediui

naofFcriuano le primizie delle fatiche lorojcioè pitture,rcuhure,emoddlia

iucche gii riceueua covteremente,egrammaeftr3uaneUecofedeii’anijEen

tre eglino atten tiiììmamenrerafcchauano , e guardauano con attitudini ,c

volti ueramentebelii,egra2iatifìlmi. Epcruero dire non poteua tatto ileo

ponimcnto di quello quadro edere in un certo modo meglio faitorne in aU

cuna delle figure alcuna cofapiu bella difiderarfi. onde Batiftaaliieuodel

Fun termo,che Thauea fatto, fu infini tamen telodato .& i ucrfi che fi legge-

«ano a piedi detta ftoria diccuano coli

.

Tup.iter,turemn mcntor,tu patria nchis

Suppeditasprxccpta,tuis ex indite chartis.

Venenciofi poi dai luogo,doue era il detto quadro.uerlo le porte princi-

pali della Chiera,quafi dcanto,eprima,che fiarriuafleali’Organo: neloua-

drojcheera nel nano d’una cappell a,lungo lci,& alto quattro braccia,era di

pin to vn grandilTin-io,e ftraocdinario fauore,che alla rara virtù di Michcla-

gnolo fece Papa Giulio teizo. ilqnaleuolédofiferuirein certe fabbtichedcl

f

;iud!ziodi tant’huorao,{’hebbeale nella llia vigna-, doue fattofeiofcdercal

aro,ragionarono buona pezza infieiTie,men tre CardinalijVefcouij&alrri

perfonaggi dicorte,chehaueuanointorfio,ftcttonorei'npreinpiedi,QK!lo

iar.-c dico fi vcdcuacon tanto buona compofizione.e con tanto riheuoede»

reduton.’.aiDto.eron cauta uiu3 cita,e prontezza di figure,cbe per auentuti

roti l-.i ei'be m:giicreu.'’cito deilero?.*:i d’uno eccellente vecchio, etnei»

clerfhan maehro .ondeIscopoZucch!g:ouar,c,& allieuo di Giorgio Va-

faihcheìof-cecon b.di-* maniera, moftròche di lui fi poteua honoratilL'ioa

riufeirarperare. Non molto lontano a quello in {uliamedcfimamano,£Ìcc
‘ * rf.irO
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P,)CO dirotto all’Organo.baueuaGiouanuiStradaFiainmingo valente pic-

un «quadro lungo ki braccia,& airo «quattro dipin£0,quando Mich#
]^oio nel tempo dcll’adedio di Firenze andò a V ineziardouc ftandolì nel

fjppartato di quella nobilillìina città, cheli chiama laGiudeccha, Andrea

Gntri Dogc.eia Signoria mandarono alcuni gentil huomini,& altri a uiU-

jarjo,e fargli offerte gcandilume . Nella quale cofa elprimere molfrò il dct«

{0 pittore con luo molto honoregrangiuditio,e molto fapcre, coli in tutto

iicoinpooimento.comcin ciafcunapartedieiropsrchc fiuedeuano nelFac*

D:adint,euiuacicàde’uolti,ene’ mouimentidi ciafeuna figurainucnzionc,

(JifcgaOjC bonilScna grazia.

Hora tornando airAlcare maggiorCjC uolgendo verfo la Sagreftia nuoiia

nei primo quadro,chelx cruouaua.ilquaie ueniua a edere nel uano delia pri

iDicappella era di mano di Santi Tidi giouane di belli (lìmo giudi ciò, e mol
loefercitato nella pittura in firenze,5c in Roma, un’altro Icgnalato fauore

ftacofatto ai!auircudiMiche)agnolo,come credo hauer detto difopra, da!

nHuftriSÌìmo Signor don Franceico Medici Principe di Firenze, ilquale ero

oaDdofiin Roma circa treanniauanti chcMichcIagnolomoride,&t{!eii-

(ioda lui uifi tato, fubito,che entrò elio Buonarruoco fi leuòil Principe i pie

(lei& appredo per honorare un’tant’huomo,e quella ueraroente reuerenda

vecchiezza, colla maggior cortefia,ehe mai facelle giouane Principe, uolle

(comeche Michclagnolojilqualeeramodeftiflunoilrecufade) che fedelTe

nella Tua propria led!a,onde s’era egli ftedo !euato,e ftadopoi in piedi vdix-

locon quellaactenzione,ereuetenza,cheroglionoifigliuoli vn’otrirao pa-

dre. A pie del Principe era un pucto,condo!tocon molta diljgenza,ilquale

haueua un mazzocchio,o ucro berretta Ducale in mano: e d’intorno a loro

etano alcuni foldati ucftitia!rantica,e fatti con molta prontezza, e bella ma-
niera,ma fopra tutte i’altre erano benilìimo fatti , c molto uiui , e pronti il

Prindpc,e Michelagnolo. in tanto*che parca veramente, che il uecchio prò

ferifseleparolc, &ilgiouaneatcenciiIimamenreralcoltafie- In vn altro qua

dro alto braccia noue,c lungo dodici,ilquale era dirimpetto alla cupola del

Sacramento,Bernardo Timante Buontalcnti,pittore molto amato, c tàuo-

fitodali’llluftrilllmo Principe, haueua con bcllidima inuenzione figurati i

fiumi delle tre principali parti del mondo,come ucnuti tutti mcdi,c doien ti

«dolerli con Arno del comuncdanno,& conlolatìo . I detti fiumi erano il

Nilojil Gange,& il Po. Haueua per contrafegno il Nilo vn Coccodfillo,eg

lafettiliu dei paefevna ghirlanda di spighe.Ii Gange l’vccel Grifone, dcvna

ghirlanda digemme . & il Po un Cigno,& una cotona d’ambre nere

.

Qiieftì fiumi guidati in Tofeana dalia fama,Iaqua!e fi uedeua in alto, quali

Tolantc,fiftauano intorno a Arno, coronato di Ciprcifo, e tenente li uafo

afcituto,& cleuatocon una mano. E nell’altra un ramo d’Atciprciio, e fot-

lolevn Lione. E pcr-dimolìrare l’anima di Michelagnolo edere andata in

Cielo alla fotnma klicica,haueua finto l'accorto pittore voo Iplédorcm aria

fignificantei! ceiefte!ume,a!qualein forma d'AngioIcuos’induizzjua la be

oedetea anima; con quello uerfo lirico.

Viue7isoré'cp:to!xdihs AEibcru.

Dagli iati fopra due bali eranod u t figure io tenere arena una cor

t— a
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r.aa.tlenrro laqiu le pareua.chefuJTero i detti fiumi Tanimadi Mictebgaa

è ia Fama . E dafcima dciic dette due figure n’Iiaueua focco un’altra. Quella

rhe era a man ritta dc'fiumi,figurata per V ulcano,haueua vnafacei matta

la figura>cheg!ihaucuaii collo focco i piedi figurata per l'Odio in atto difj.

giofoje quafi fàcigante^peE ufcirgli di folto,haueua per cótralegnouQ’auol.

COIO, con quefto uerfo.

Surgcrc<{uidprcpcrusodiimcrudelcì Uctta.

E qacftosperchcle cofcfopr’humanCiequafi diuine.non deano in alene

modo edere neodiare,neir.i!!diate.ratu-atatta per Aglaia,.una delie tre gtj

zie,e mophe di Vulcano per figo ideare la proporzione,haueuain manom

gigliojfi perche i fiori fono dedicati alle grazie,e fiancora perche lidic^gi

giio non difconueiiiifi ne mortori), lafigura, che lòtto quefta giaccua,ct{

qualccrafinta per ìalproporzione.haueuapcr contralègno una Scimia,®

ueroBerEuccia,elopra queftouerlb.-

ViuuSjCr extinkiii docuitfic saniere furpe.

E fattoi fiumi erano quelli altri due uerfi.

yetìimiis Arnc tuo ccnfìxam mlncremxfld

YlumùtUyUt crepnoìi ;nundo phrmus honorem'

.

Quello quadro fu tenuto molto bello per i’m'tìenzion'e pcr la bcllczzadc

ucrfijCper lo componi mento di tuttala lioria,euaghczza delle figure.

E perche i! pittore non come gl’altri per ccm.mefsionc,conqucllafuafatici

honorò Michelagnoiojma fponraneamciite,Sv: con quegli aiuti,che glilctt

la fua virtù hauere da fuoi cortefij& hcncrati amicuineriiò per ciò eflereaa

eota maggiormente comendato

.

in un’aitro quadro lungo fei braccia,& alto quariOsuicinoalla porii dei

fianco, che ua Inori haueua Tommafodasan Fnano pittore giottane.edi

molto ualocc, dipinto Michelag. come Ambafciadcredellafuapamainm

2i a Papa Giulio fccondoiComcUèdettòjvfieandòje per quali cagioni maa-

dato dal Sodetino . Non molto loniaao dal fopradetto quadro , doèpoco

lotto la detta porta del fianco,che va fuot i,in. un’altro quadro deliamedet

ina grandezza,Stefano Fjcri,allieuodcl BtonziiiOje giouaoe molto diligcn-

ce,e fiu4iofo,haueua(fi come in nero non molto auanri era aucauto piu voi

icin Roma} dipinto MÌchelagnolo a federe allato alfillull.Sig. Duca Cod-

ino in vna camera, ftandofi a ragionareinfieme,come di tutto fi-e dettodda

praaballanz.’. ...

Sopra i detti panni neri, di che era' parata , come fi è detto tuttala Chklj

intorno in tornojdoue non erano ftoriCjO quadri di pittura, era in cialcuao

de uani deUecappeile,iraagini di morte,impccfe,&: altee fimilicofe,tutteds

uerle da qaeiie,che fogliono fàrfi,e bclie,ecapricciofc.. Alcunequafi dok®

defi d’hauere hauuro a priuare per forza il mondo d’un cofi fàtt’huomo,b»

ucuanoin un btieue quefieparole.

Coegiì dun nccefsitas .

Kt appiedo vnmondo,alquaJe era nato fopravn gìglio,che haueua trefion

&-cra tronco nel mezzo con beììiilìma faucafia, S: inuenziooedi AleUadro

A; 'ori f -pradeito . Altre morti poi erano fitte con altra inuenzione,magl-

ia f.; mol co loda ta, all.,quale,cJlendo prò ilrata in cetra f l’cterBjra

pdiDJ
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pilmain mano,haueua un de’ piedi pofto in fui collo;cguardandolacon ac-

Kifd€gnofoparea,chc lediccfle;Iafuaneceflìtàò volontà,chefia:non baus

te facto nulla,pero che mal tuo grado uiucràMichelagnolo in ogni modo. Il

motto diceuacofi. yicitinclyUuirtus, Equeilafia inuenzioncdel Vafati. -

Nc tacerò,che ciafcunadi quelle morti era tramezzata dall’ imprefa di Mi*
cbclagDolo,che erano trccorone,ouero tre cerchi intrecciaci inlìeme,ingui

fàjchc la circonferenza dell’unOjpadaua per lo centro dcgrahri ducfcambie

qoimen te . Ilquale feguo vsò Michelagnolo,ò perche intendcfle , che le tre

profelEoni di sculcurajpittura, Se architettura fodero intrecciate, & in mo«
do legate lolìeme,che l’una da, c riceuedairaltracomodo,& orna mento; e

ch’elle non fi podono,ne dcono fpiccar d’mfiemejo pure, che come huorao
«falco ingegnojcihaucffe dentro piu lottile intendimento. Ma gl’Accade-

mici,confiderando lui in tutte,e tre qucftepcofeflìoni edere dato perfetto ,

echc l’una ha aiutato,& abbellito l’alcra,gli mutarono i tre cerchi in tre co-

roneincrccciatcinfierae,colmotto. TrrgewM«MioBir&onoriè«y. Volédopcio

dire,che meritamente in dette tre profedioni legli deue la corona di fomma
perfezzione. Nel pergamo,doue il Varchi fece Torazione funerale, che poi

m ftampata non era ornamento alcuno: percioche edendo di bronzo, e di

llorie di mezzo,e bado rilieuo dall’ecccll. Donatello dato lauorato,farebbe

.

ftatoogniornamentojchefeglifudefoprapoftojdigranlunga men bello.

Ma era bene in fu quelfaltro^che gli è dirimpetto,e che non era ancor medb
io lule colonne unqfiadco alto quattro braccia,e largo poco piu di due;’do

uc con bella inuézione,eboniiTxmo difegno era dipinta per la fama, o ueco

honore vn giouane con bellidìma artitirdine con una tromba nella man de

lira,& con i piedi addolfoal tempo,& alla morte,per modrarechela fama,

el’honore,maI g'tado della mottc,e del teropo,fetbano uiui in eterno colo-

to,ché virtuofamente in queda uka hanno operato. Ilqiial quadro fu di ma
nodi Vincenzio Dati Perugino scultore,delquale lì è parlato, e lì parlerà al

tra Bolca .In Goral modo edendo apparata la Chiela,adorna di lumi, epiena

dipopulo inuraerabile,per eder^e ognunojlafciataogni altra cura,conceria

acolì honorato Ipettacolo, entrarono dietro al detto Luogotenéte dell’Ac

caderaia,accópagnati dal Capitano , & alabardieri deilaguardia del Duca,

iCólòli,egrAccaden>ici,&ins5ma tutti i pittori,rcultori,& architetti di Fi

tcze.1 quali poi chefuronoa federe,doue fra il Catafaico,e l’altare maggio?

re erano Ilari buona pezza arpeteati da un numero infinito di Signori, egea
til’ huoraini, che lecondoi meriti di ciafeuno erano dada lèdere accomoda
ti, fidiede ptlncipioavnasolenniffima Meda de’morti con raufiche, e ceri-

monie d’ogni sorte . Laquale finita, lali fopra il pergamo già detto , il Var-

chi jche poi non haueuaràtto mai cotale ufficio,che egli lo fece per la llla*

ficifsima Signora Ducheda di Ferrara, figliuola del Duca Cofimo

.

E quiuicon quella eleganza,con que’ modÌ,e con quella uoce, che propfij, e

particolari furono, in orando,di tanto huorao, raccontò le Iodi , i meriti , fa

vita,el’opere^iel diuino Michdagnolo Buonarruott

.

Enel uero,che grandidiraa fortuna fu quella di Michelagnolo non mori
reprima che fude creatala nodra Accademia , da che co tato honore , c con

fimagmfica,6c honorata pompa fu celebrato il fuo mortorio

.

EEccc
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cofi a fua gran ucntura fi dee cepurare, che auenifle, checgfi inanzi al Var-

chi pafialledi quefta ad eterna , e Widllìma vita, poi che non potcuadapiu

cloquente.e dotto huomo edere lodato. Laquale orazione tuneraledi M4
Benedetto Varchi fu poco appreilo ftampaca,fi come fu anco non molto do

po.un’al tra fimil[nentebel!iffimaorazione,purcdellelocii di Michclagao-

to,edeilapictura,ftata fatta dal nobiiil1imo,edottifsimoM.Lion3rdo SaU

uiatijgiouane allora di circa iiétidue anni,e cofi raro, efclice ingegno in tut

te le maniere di componimenti latini,e tofcani.quàtofainfinu a hora,em«

gliofapra per Tauenire,tutto il mondo. .MachedÌEÒ,o:chepoflodire,chcDÓ

ìiapoco dalla virtu,bontà,epruderiza del molto Reuerendo S.Lnogotencn

te,Don Vincenzio Borghinifopradetto,senondbeiui capo-lui guifla,c lui

configlierejcelebraronoquelfefiequieiuirtuoi'ìfsimi imomini dell’ Acca-

demia, &compagniadcidifegno . percioche lebencera badante ciafeuno

di loco a fere molto maggior cola di quello chcfècero.neirartilorojnon fico

duce nondimeno mai alcunairoprcfa 2 pecfetto,e lodato fine, fé non quan-

do un lolo a guifàd’efperto nocchierOicCapiuno ,;hailgouerno di tutti , c

fopra gl’aJrci maggioranza . E perchenonìu poiTibile,che tutta la città in

vnfól giorno uedefie il detto apparatojeemeuolie il Signor Duca, fu lafcia*

to dare moltefettimane in piedi a foaisfazionedefuoi popo/i,c de’ forellic-

ri,che da luoghi conuicini lo uennero a vedere.

Non porremo in qnedoiuogouna moiritudinegrande di.epicaffi,&(li

ucrfi Latini,& Tofeani fatti da moltiualentrhuomini inhonoredi Miche

lagnolojfi perche un’opera da fe ftefli uoctebbono, & perche altroue da al-

tri fcrittori fono dati fcritti,& mandati fuora-'Ma non lafcerò già didircia

quefta ultima parte,chedopo tuttigli honori’fqpradctti,il Duca ordinòj

cheaMichelagnoIofùftcdato uniuogohonorato in santa Gjroceperlafua

fepoltura,neI!aqualeChiefa egliinuitahaueuadeftinato d’eflcnfèpoltòptf

fcr quiui la fcpoltura de’fuoi antichi. Et a Lionardo nipote di Michel, donò

S. Eccell. tutti i marrai,& mifchi per detta fcpoltura , laquale col difegno di

Giorgio Valarifu alloga taa Banda Lorenzi ualente scultore,infieineconla

teda di Michelagnolo. E t perche ui hanno a eflere tre ftatuc, la Pittura, la

Scultura, c l’Architectura, una di qftefu allogataa Banda fopradetto,UDaa

Giouanni dell’ Opera, l’ultima a Valerio Gioii scultori Fiorentini,Icquali

con la fepoltura tuctauia fi !auorano,& predo fi uedràno finiiei& poftencl

luogo loro. La fpefa dopo imarminceuuti dal Duca è fatta da Lionardo Buo

narruotifopradetto . MafuaEccell.per non mancare in parte alcuna agli

honoridi tanto huomo,fara porre,ficomeeglihagiapenfato di fere, la me

moria e’inome filo infieme con la teda nel duomo, ficomedeglialcnfie

icntiniecceIl.-utfiucggoiiQÌnomi>&rimaginiioto. ,

llfneJtÙa vtta di tdMichelag. ‘Huomrruoti, Tutore^

Scultore^ tArchitetto Jwrentim.



‘Defcnlwne deltofere di 'jranc. Primaticcio Bologne

fi.
Abate dts. Martinopt.^ Architetto.

B Avendo in fin qui tratcacode’noftriartefici,chenonfòno

piu uiuifranoiiCioèdi quelli, che fono ftatìdalmilledugenco

'

infinoaquefto annoi5Ó7.epoftoneiruItimoluogoMicheIa
> [j gnolo Buonarruoti permeici rifpettijfe bene due ótre fono

mancali dopo luii ho penfato.chenon polla efferefe non ope

,
ta lodeuole,far parimente menzione in quella nollra opera di molti nobili

artefici,chelono uiui,cper i loro meriti degnilllmi di molta lode, e di clTcrc

infraqueftiultimiannouerati. lichefo tanto piu uolenricri quanto tutti

mi fono amicilsimi,cfraielli,egiai treprincipali tant’oltrecongl’annijchc

cllcndo all’ultima uecchiezza peruenu ti,li può poco altro da loro lpcrare,co

EEcee x
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me chc^l uac!ano,pcr una certa ufanza in alcuna colà ancora adopsracdo

'

Appreiroa i quali faro anco breuemente menzionedicoloto.che fottoUlo
to difcipiinaìono tali diuenati,che hanno hoggi fra gì’arteSci i primi lao-

ghi,e d’altri chefimilmente carni nano alla perfezzionedelle noftrearti.

Cominciandomi dunque da Francelco Primaticcio, per dir poi dt Tiziano

Yccello,e Iacopo Sanfouini>dico chedetto Francefcojeflendonatoin Bolo

gna deila nobile famiglia de Primaticci,molto celebrata da ha Leandro Al-

berti,e dal Poetano , fu indirizzato nella prima fanciullezza alla mercatora.

Ma piacendogli poco quelì’efcrcizionndi a non molrojcoraedi animo,cfpi

rito eleuatOjfi diede ad eleccitare 3I difegno,alqualeIi uedeua ellere da nata

rainclinato.E coli attendendo adi(egnare,etal’horaadipignere,non palio

moltOjche diedefaggiod’bauereariufcire eccellente. Andando poi a Man

loa.doue allora lauoraua GiuHo Romano il palazzo del T. al Duca Federi»

gOjhebbe tato mezzOjchefu raenoin compagnia dimoiti altri giouani,cbc

ftauano con Giulio a iauctarein quell opera.Doue attendendo lo Ipazio di

fei anni con moka fatica,e diligenza agli ftudij dell’arte imparò a benillìmo

maneggiare i colori,elauoraredi ftucchojonde fra tutti grahn giouani,che

nell’opera detta di quel palazzo s’alFatÌcarono,fu tenuto Fràcclco de’ miglio

ri , e quelli che meglio dilegnafle,e colorilTe di tutti : come fi può uedetein

vn cameronegrande,neIqualefecein torno due fregiaturedi ftucchounafo

pra i’altra, con tina grandeabondanza di figure, che rapprefentano la mili-

zia antica de’Romani
.
parimente nel medeiimo palazzo condulle molte co

fe.che ui fi ueggiono di piitura,có i difegni di Giulio foptadetto. per leqca

li cofe uenne il Primaticcio in tanta grazia di quel Duca , che haaendoilKe

Francefeo di Francia intefo con quanti ornamenti hauefle fatto condurre

l’opera di quei palazzo, ekrittogh,che per ogni modo glimandafievn gio-

uane,ilqualefapeflelauoraredi pitturCjC di ftuccho^gli mandò elio Fraiice

feo PrimaticciOjl’annoj 5|i. Et ancor chef ufie andato l’anno innanzi al fer*

uigio dei medefimo Reti Roffo pittore Fiorentino,comefiè dettole ni hauel

felauoraco molte cofe,eparticolarmentci quadri del Bacche, e Vcnere;di

Pfiche,eCupido,nondimenoiprirai ftucchùche fi faceffero in Fracia,cipri

mi lauod a frefeo di qualche conroi hebbero,fi dice, principio dal Primauc-

cio,che lauorò di quella maniera molte camere,fale,e loggiealdetioRe. Al

quale piacendo lamaniera^ il procedere in ruuelecofe di qucfto pittore,

lo mandò l’anno 1540.3 Roma a procacciare d’hauerc alcuni marmi antichi

nel che lo ferui con tanta diligenza il Primaticcio,che fra teftc,torfi,c figure

ne comperò in poco tempo centouenticinque pezzi . Etin quel medclìtno

tempofece formare da Iacopo Batozzi da Vignuola, Scaltri, il cauallodibw
' zojche é in Campidoglio: una gran parte delie ftoric deila colonnajlaftatoa

dclCommodo,la Vcncre,il L^oconce,iITcucre,ilNiln,ela ftatuadiCIeo-

parr.i,chefeno in Beluedcrejper gettarle tuttedi bronzo. In tanto eSenco

in Francia morto il RofIo,eper cio rimafaimperfetu una hinga Gallerà,

fiata cominciata con faci difegni,& in gran parrc ornata di fiacchi,cdipitra

re, fu richiamato da Romail Primaticcio, perche imbarchatofi conideKi

marmi,e cani di figure antiche,fè ne tornò in Francia. Doueinnaziadogoi

altra-coraj^ctròlecondo checranoin detxi caui ,
cforme, unagran pertedi
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fidare antiche . lequali uennono tanto bene, che paiano le ftelTe an-

tiche,come iì può necierc la douefutono porte nel giardino della Reina a F5

anableojcongrandillìmafodisfazionedi quel Re, che fece in detto luogo

qailì unanuoua Roma. Ma non tacerò, chehebbe il Primaticcio in fare le

dettcftatuetnaeftri tanto eccellenti nellecofe del getto,che qucll’opereuen

nero, non pure {ottilijtna con una pelle coli gentile, che non bifognò quali

ricettarle . ciò fatto, fu commello al Primaticcio,che delle fine alla Galleria,

dieil Rodo baucualalciata imperfettai onde meilbui mano,la diede in po-

toteinpofinitacontantiftucchi,epicture,quanteinaltro!uogo fiano fiate

fancgza mai
.
perche trouatidofì il Re ben feruito nello spazio di otto anni,

die haaeuaper lui lauorato coftui , lo fece mettere nel numero dcTuoi ca-

merieri: e poco apprelTo, che fu l’anno 1544. lo fece, parendogli,che Frane©

Ico il merirarte, Abate di san Martino.

Macon tutto ciò non ha mai reftato Francefcodi fare lauorare moltecofe

di ftuccho,e di pitture in fcruigio delfuo Re,edegl’altri , che dopo Francg-

feo primo hanno gouernato quel regno

Effagl’altri, chem ciò l’hanno aiutato 5 l’ha feriti to, -oltre molti deTuoi Bo-

lognefijGiouambatiftafigliuolodi-Bartolomeo BagnacaualIo,i]qualenop

èftato manco'uaiente del padre in molti lauorÌ,e ftorie, che hamefloinops
radei Primaticcio,

Parimentel’ha feruito aliai tempo un Ruggieri da Bologna, che ancora fra

coneflolui. SimilmcnteProfpero FontaRa,pirtore Bolognele, fuchia-

mato in Francia, non ha molto,dal Primaticcio, che drfegnaua feruirfene^

raac0endoui,fubito chefu giunto amalato con-pericolo della tìita,fene toy

ao a Bologna . E per nero direquefti due,cioèil Bagnacauallo,& il Fohta-

-oafono ualent’huomini j & 10 che dell’uno , e dell’altr-o mi fono affai ferui-

ro,cioc dd primo a Roma,e del fecondo a Rimin-i,& a Fiorenza, lo porto

•con uerica affermare. Ma fra tutti coloro,che hanno aiutato l’Abate Priraji

liccio, niunogli hafatto piu honorc di Niccolo da Modena , di cui fi è altra

•volta ragionato. Percioche coftui, con l’eccellenza della fua uiriu ha tutti

gl’aiiri fupetato, haiiendo condotto di fua mano, con i difegni dell’ Abate

vnafala, detta del Ballo, con tanto gran numero di figùre,che appena parc^

chefi portano numerare, e tutte^andi quanto il uiuo , e colorited’un a ma
niera chiara>che paianoconi’unione de colori a frefco,lauorate a olio

.

Dopoqueft’operaha dipinto oeliagran Galleria, pur con idifegni<lel«

rAbare,fertanta fforie della vita j e fatti d’-Vhlle, ma di colorito molto piu
<curo che non fon quelle della fala del Ballo.

E cioè auuenutOjpero che non ha ufato altro colore, che le terre in quel m©
do rthiette, ch’elle fono prodocterlalla natura, senza mefcolarui fi può dice

biancho ; ma cacciate ne’ fondi canto terribilmentedifcuro , che hanno una
sforza, e nlieuo grandi filmo.

Etoltreciol-haccndotteconvua fi fatta unione, per tutto, che paiono

quafa fatte tutte in un nfiedeficBO giorno

,

•Onde merita lode fteaordinatia, e maifìmamentc hauendede condotte affé

fco,fcDxahauerlcniaititO£ckc afccchoLCome hoggi molti coftumauosU

iàie.

la
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‘La uoha fimilmencédi quella Galleria è tutta lauorata di ftucchi,cdipitm.

Te,fatte con molta diligenza dai fopradetti,<e altri pittori gÌDuani, ma peto

coni direghi'deH’A bare; lì come è «ncho la fala vecchia, &: una bada Galle»

ria,che è fopra lo ftagno,laquale è bellilììm 3,e meglio, e di piu bell’ opere oc

natà,che tutto i! rimanente di quel luogo, del qual troppo lunga cola fa-

rebbe uoler pienamente ragionare . A Medone ha fatto il medeùmo Aba=

-te Primaticcio infiniti ornamenti al Cardinale di Lorena in unfao grandis

lìmo palazzo chiamato la Grotta . Ma tan to ftraordinario di giandczza,chc

a fomigiian ti degl'antichijcofi fatti edifici) potrebbe chiamarfile Terme,

p

-la infinità,
e
grandezza delle loggie,realc,e camere,publiche,c priuate chen

folio. E per taccrelaltre particolarità, è bellilTimavnaftanza chiamatali pa

digliOne: per edere tutta adorna con paramenti di cornici, che hanno la ve

duta difotto'in fu,piena di moltefigure.chc feorrano nel medefimo modo,c

fonobelliflìme. Di fotte è poi vna danza grande con alcune fontanelauora

te di ftucchi,e piene di figure tutte londcje di spsrdmen ti di conchiglie, cal

tre cofe marittime, e naturali,che fono cola marauigliofa, e bella oltremo-

'do. E la uoltaèfimilrnente tutta lauorata di ftocchi ottimamente-, per man

^i Damiano del Barbieri, pittore Fiorentino, che e non purscccdl. in que-

-lla forte di rilieui,ma ancora nel diiegno. Onde in alcune coleychehacob

lite ha dato faggio di rarilTimo ingegno. Nel medefimo luogo ha lauorato

ancora molte figure di flucchopur tonde vno scultore fimilmente de’no-

ftri paefi,chiamato Ponzio, chefi è portato beniliìmo. Ma perche infinice,e

uarie lono l'’opere,chc in quelli luoghi lono Hate fatte in fertiigio di que'S

gnori: vò tocchandofolamentelecofe principali dell’ Abate, per mofttare

<juanxo-è raro nella pittura, nel difegno.e nelle colè d’archi tectura. E nel ve

to ncn-mfparrebbe fatica allargarmi intorno alle cole particolari. fe io n’ha

u'efsia'erajediftinranodziajcomehodellecofcdiqua. Ma quanto ai dife-

gno il Primaticcio è flato ed è cccellendfsimojcome fi può uederein vnacar

radi Tua mano dipinta delle cofe del- Cielo,laquale è nel noftro libro,efiida

lui Hello mandataamcjche la tengo per amor fuo,e perche è di tutta perfez

2Ìone,caritIìma. Morto il Re Francefco,rellò TAbate nel medefimo luogo,

c

grado apprello al Re Hcnrico,e lo feriti mentre,che uiflè. E dopo fu dal Re

Francelco fecondo fatto commellario generale fopra le fabriebe di tutto il

regno. Nel quale ufhzio,cheèhonoratitììrao,e di molta ripucazione,fielcr

«irò già i! padre del Cardinale della Bordagicra,e Mon-lìgnor di Villaroy.

Morto Frane. II. continuando ne! medefimo uffizio, ferite i! prelènceRc.

Di ordine del quale.e delia Reina madre ha dato principio il Primaticcio al

la fepoltura del detto Re Henrico,facédo nel mezzo d’una cappella afd fic

eie la fepoltura di elle Re,iic in 4. fàcce lafepoltura di 4.figiiuoli. In unadd

l’alcre due faccie della cappeliaèl’Altare,e nell’altra la porta. E pcheuano,in

qlleopemoltifiìme llarue di raarmo,e brózi } e llorie aliai dibalfo rilicuo,fl

la riufeiraopera degna di tanii,e fi^gran Reje del! eccell. & ingegno dilìra»

ro artefice,come è quefio Abate di s. Martino,ilqaaIe è fiato ne’luoimiglio

ri anni in tu tre le cofc.che appartengono alle noltre arti eccellcntillìmo, U
uniucrfalc,poi che fi è adoperato in leruigio de’fuoi Signori nonJolo nelle

fcbriche, pitture,e llucchii ma ancora in moki apparati di felle, emalchera-

te,coa
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tffOtibdlirsimc,ecapcicciofcinuenzioni .èftaiolibera!iISmo,emoIto amo
insoleaerlogramici.eparsntij&parimenteuerfograrteficijcherhanno,

fcfuico. la Bologna ha fatto molti benefizi) ai parenti Tuoi, e comperato,Io

localamenti honorati, e quelli fatti comodi, & molto ornati fi cornee quel

ladouchabita hoggi M. Antonio A nfclmi , che ha per donna unadelle ni-

potidiefio Abate PrimaticciOjilquale ha anco maritata un’ altra fua nipote

lofcUadiquefla con buona dote,chcnoratamen te. E viuuto Tempre il Pri

nwaccio non dapittore,& arteficc,mada Signore, ecome.hodetto, èftato

Bolto amoreuoie a i noftri artefici
.
Quando mandò a chiamare, come ,s’è

detto Profpero Fon taaa,gli mandò,perche potedecondurfi in Franc5a,vna,

buonafomma di danari ..Laquale, eflendofiinfcfmato,mon potè Profpero

coafucopere,elauocilcon tare ne rendere..perche palpando io l’anno 15^5.

pet Bologna gli raccomandai,per quello concOyProfpero. E fu tanta la cor-

tefiadel Primaticcio, cheauantiiopartillì di Bologna uidi uno fctittodcl-

fabatCjnel quale donaua liberamente a.Profpero tutta quella lomraa di da-

nari, cheperciohauelledn roano. per le quali ccffe.è tanta la .benevolenza,

fli’cgli liba acquillata apprefio,grar.reficiiche lo chiamano,& honorano^co

mepadre . E per.direaocora alcun’altra cofa di ed'o Profpero ; non tacerò,

chefo già con fuamolte lode adoperato in Romada Papa Giulio terzo>in pa
lazzo,alia vigna Giulia , & alpalazzo di Campo Marzio , che allora era del

Signor Balduino Monti,& hoggi èdelSignorHernando Cardinale de’.Me

dici,e figliuoIo.delDuca Cofimo . .In Bologna ha fette il.medefimo .tnolte

opere a olio,&a fi:efco,epatticoiarmcntc nella Madónadel Baracaneinvna

tauola a olio,una53nta'ChateFÌna,ehealla.preleaza. del Tiranno difputaco

FilofoÉjC Dottorfiche c tenuta molto bcH’opera. & ha dipinto il medefimo
nel palazzOjdoue dall gouernatore, nella cappella principale molte pitture

afcelco.Eancomoltoamicodel Primaticcio Lorenzo Sabatini pùtoteee-

€ellentc,e le non-fiide darò carico di moglie, e molti figliuolijrharebbe llA-,

bare condotto in Fttncia.conolcendachehabon idimamanicra.cgranpr^

tiea in tutte le cofe,come fi vedeinraolteopere,cheha fetto.in Bologna. -

El’anno 1566. se ne ferui il .V afeli rveirapparato che fi fece.iaFiorenza per le.

dette nozze del Pnncipe,edeilaserenidima Reina Giouannad'Audriaj fa-,

ccndogliferenel ric«to,chcè fralalala dei Dugento,e lagrande,leifigure a.

fiefco,chcfonomoitobellejedegneueramcntedi ederelodate. Ma pchc,

(guelfo ualcnrepittore.uatuttauiaacquidando,non dirò di lui altro, fe non.

thcfcnefpera,atcendendo.comefaagli:ftudij dell’arte,honora ti ifima riulci,

ta. HoracoDl’occafionedell’Abate,edegraltriBolognefi,dc’quali,fièin.

fin qui fatto menzione,diròalcunacofa diPeilegrino Bolqgnefe, pittore di,

fommaaspettazione,e di belUdiraoingegno. Coftuidopoh.auere ne fuoi.

primi anni attefo a difegnarel’qpece dcl V alari,chefono a Bolognanel refet

torio di fan Michele in Bofi;o,e.queUe d’altri pittori dibuon nome
j
andò a

Romaranno »547. doueactcfeinfino alI’anno.i55o.a dilegnaiele cofepiu

notabili,lauorando in quel men teeepoi in Caftel sant' Agnolo alcune cofe

dintorno all’operc,che fece Ferino dei.Vaga- ^Nella Chiefe di san Luigi de
ftanzefi fece nella cappella disan Dionigi in mezzo djanauoltauna dona:a

dtefcod’unabactagliajQclla qualcfiportò.di maaier:a,che ancor chelacqpp

delQqp
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dei Conte piitoreFiorentino, e Girolamo Sicioian teda Scrnioneta hauefle

ro nella medefima cappella molte cofclauoratoj non fu loro Pellegrino pS

toinferiore,anzi pare a molti, che fiportafic meglio di loto ncllafierezza,

grazia,colorito,e dilegno di quelle fue pitture: lequali poi furono cagione,

che Monfignor Poggio fi fcruifle affai di PeUegrino
.
petciochc hauendo in

fui monte Elquilino,douehaueaavna Tua vigna,fabrÌ€ato un palazzo fiiot

della porta del Popolo,uolle che Pellegrino gli facelle alcune figure nelUfac

crata. e che poi gli dipigneffe dentro vna loggia,che è uolca uerfo ilTeuercj

laquale condulle con tata diligenza che è tenuta opera molto bella, egrazio

fa. In cafa di Francefeo FormentOjfrala ftradadel Pellegrino,cParionefè-

cejin un cortile una facciata, e due altre figure. E ccm ordine de’minillridi

papa Giulio terzo lauoró in Beluedere un’ arme gradc,con due figure, efiio

ra della parta del ropob alla Chiefa di santo Andrea,laquale bauea fattoedi

Écarequel Pontefice, fece un san Piero,& un santo Andrea,chefuronoduc

molto lodacefigute. ildifegno del quale san Pieroènelnoftro libro con al-

tre carte difegnate dal medefimo con molta diligenza

.

Eflendo poi mandato a Bologna da Monfignor Poggio
,
glidipinfe afrefeo

in un fuo palazzo molte fiorie-, fra lequali n’cunabelliflìma. nella quale fi ve

de,e per molti ignudi,c uefti ti,e per i leggiadri componimenti delle ftoric,

chefuperòfefleffojdimanierachcnonhaanco fitto ma poialtraoperadi

quella migliore. In san lacopodcllamedefima città comincio ayip^nere

pure al Cardinale Poggio una cappella,che poi fu finita dal giadetio Profcc

r'o Fontana . Effendo poi condotto Pellegrino dal Cardinale d’Augufta alla

Madonna di Loreto>gli fece di ilucchi,e di pitture una bellillitna.cappella.

Nella volta in un riccho partimento di ftucchi è la natiuità, eptefentaziooc

di Chrifto al tempio nelle braccia di Simeone.E nel mezzo èmaffiraamcmc

ilSaluatorc trasfigurato in fui monteTabor,e con effoMoifeEliaj&idifcc

poli . E nella tauok che è fopra l’altare,dipinfe san Giouanni Bati(la,cbebai

rezza Chrifto . Et in quella ritrafte ginocchioni il detto Cardinale

.

Nelle tacciate dagli lati dipinfein una s. Giouanni,chepredica alle turbe; c

nell’altra la decollazione del medefimo: e nelparadifo lotto la Chiefa dipin

fe ftorie del gindicio.& alcune figure di chiaro fcurojdoue hoggi confeflano

iTcarini.ElIcndonon molto dopocondottodaGiorgio Morato in Anco

na,glifecc perla Chiefadisanto Agoftinoin una gran tauolaaolio,Chri-

Xlo battezzato da s. Giouanni,e da un lato s. Paulo co altri santi; & nella prc

della buon numero di figure piccolc,che fono molto graziofe.Al medefimo

fece nella Chiefa di s. Chriaco fui monte vn belhlfìmo adornamentodi ftac

cho alia tauola dell’altar maggioreje dentro un Chrifto tutto tondo di riiie

uodi braccia cinque,chefu molto lodato
.
pacimentehafittoncllaraedcfi-

ma ci tra un’ornamento di ftucchograadilfimo,e belUlfimo all’ altare mag-

giore di s. Domenico:& harebbe anco fatto la tauola,raapche uennein ìfe

fenza col padrone di qucll’operx ella fu data a fare aTiztano Vccello,come

fi dirà a fuo luogo .Vltimamente hauendo prefoafire Pellegrino nella me

defima città d’A ncona la loggia de’Mercanti.che è uolta da una parte lopri

h marina,e dàiraltra uerfo la pticipale fttada della ciirà,haàdornatoia?ol-

ra,cheè fabbrica naou3,coQ moire figiucgrandi di ftaccho,epi«ure.
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ìiJclU qualcosa pche ha pofto Pellegrino ogni fua maggior fatica j e ftudio;

di’criufciuta in nero molto bella,e graziofa
.
perciochc oltre,che Icno tutte

letìgurebelleje ben fatte,vi fono alcuni /corti d’ignudi beiliflìmi , ne i quali

Éuetie,cheb,a imitato l’pre del Buonartuoto,chc fono nella cappella di Ro
BWjCon molta diligenza .E perche non fono in quelle parti architetti,ne in-

gioi di conto,e che piu fappiano di iui,ha pre/o Pellegrino alluiito di atte»

dercali’archicettur3,& allatoriificazionede’Iuoghidi quella prouincia.

Ecome quelli chehaconofciutola pittura piu dificile,eforfe manco utile

cherarchitctturadafciato alquantoda un lato il dipignerè, ha condotto per

lafoitiiìcazione d’Ancona molte cofejepermolci altri luoghi dello ftato dd
la Chiefaje mailimamenteaRauenna . Finalmente ha dato principio in Pa-

ola per lo Cardinale Bonromeoaun palazzo per la Sapienza. E thoggi per

che non ha però del tutto abandonatala pittura,lauora in Fcrrara'nel refet-

torio di san Giorgio a i Monaci di monte Oliueto una ftoria a frefeo che Tara

molto bcllaidelia quale mi ha eflb Pellegrino moftrato non ha molto il dife

giio,che è bellifiìmo . Ma percheègiouane di 35. anni,e ua tuitauia maggior

roeDteacquiftando,e cammando allaperfezzione,que/lodi lui bafti per ho
ra. Parimente fato brieuein ragionared Horazio Fumaccini, pittore fimil-

nienteBolognefe,ilqualehafetto,comes’èdeiioin Roma, /opra unadellc

porte della fala de’Re,una ftoria,che c boniffima,& in Bologna molte Ioda-

tepitturejpcrcbe anch’eflb è giouane,e fi porta in guifa,che non fata inferio

icai fuoi maggiorijde’quali hauemo in quelle noftreui te fatto menzione

.

IRomagnuoli anch’effi,molli dalfcfempio de’BoIognetì loro vicini hanno
selle noftceatii molte cofe nobilmente opetato.perciothc,olirealacoponc

(iaFaenza,ilqua!e,comes’èderto,dipinfeinRaucnnaIa tribuna di saa Vita

UjUilbno fta[i,e fono molti altri dopo Iucche fono eccelien ti. Maeftro Lu
cadc’Longhi Rauignano, huomo di natura buono,quieto, e ftudtofo ha fat

tonelia fua patria Rauenna,e per dihiori molte tauoie a olio, e ritratti di na

turale bclliifimijefral’altrefonoallaiieggiadredue tauoletce che gli fece fa-

re non ha molto nella Chiela de’ Monaci Claffiil Reuercndo don Antonio

daPilaallora Abatediquelmonaftetiojp non dir nulla d’un infinito nume
rod*alcreopc,chehafatioqftopittore.E puerodirefe maellro Luca ftilTc

nfeito di Raucnna,doue fi è ftato Tempre,e Ha con la fua famiglia, clTcndo a/

fiduo,e molto chligente,e di bel giudiziojlarebberiufcitó rariflirao, perche

hafacrOjC falcfuecorecópaeiéza,eftudio,&ionepoflo far fede,che lo qua-

toghacquiftafteqùldo dimorai z.mefi 1 Rauéna,in praticàdo, e ragionado

delle cole dcH’arte.oe tacerò,che una fuafìgliuola ancor piccola fanciulletta

chiamata Barbetadifegnamolto bene,&ha corniciato a colorire alcunaco
fajcó affai buona grazia,emaaiera.Fuc6corréce un tépo di Luca, LiuioAgre
ftidaFuriijilqnale,facto chehebbe p l’Abate de’Gtallì nella Chiefa dello Spi

rito Saco alcune ftotie a frefeo,& alcun’al tre ope fi parti di Rauennaj& an-
dollcnea Roma. Doue atiédendo co molto ftudio a! difegno,fi fece biiÓ pra

ticojcome fi può veder’! alcunefac.& altri lauori a frefeo,chefece in ql tépo.

clefuc prime ope,che fono in Narni hano aliai del buono. Nella Chiefa di

fatico Spinto di Roma ha dipinto a frefeo in vna cappella iftorie,e figure af-

fahehefono códoctecó molto ftudio,efatica:onde fono da ognuno racrita-

FFflf
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iTjéceloHate.ìaqualeopa fu cagione,comes’èdetto,chcgli filile allogatavM
delle ftorieminoti., chefonofopra le porte- nella lalade’ Re nel palazzo di

Vaticano.nellaqualefi portol modoìene^ch’cìla.puQftatea^afagCQcdei*

Tal tre.Ha fatto ilmedcfimop loCardtnàle d’iAugu'ftadèitepKzidi Scorie di

pire fcpra tela d’argéto,che fono'ftati tenuribeliimmt in I{pagna,doucfono

fiati daldettoCarcUnale-mandatiadonareal Re.Filippo,per paramento d’u

na ftanza . vnlaltra celad’argento limile ha dipincomélla medefuna manie-

ra,laqualc fi vedelioggi nella Chiefa de Chietini in Farli. -FinalmenteeficD

dofi fatto buono,e fiero difegnatorejprartico coloritore,copiofo né’ compo-

nimenti delle ftorie, e di maniera uniuetfale , è fiato condotto con buona

prouifionedal fopradetto Cardinale in Augufta,doue ua facendo continna

mente opere degne di molta lode. Ma è rarilfimo in alcune cole, fragrai cn

di Romagna,Marco da Faenza(checofi,e non altrimenti è chiamato}pcrcio

che è pratico oltre modo nelle cofe a freleo, fiero,rifolutOjC terribile,cmaffi

mamcntc nella pratica,e maniera di far grottefchcjnon hauendo in aohog

giparijnechialiafuaperfezzioneaggiunga. Delle coftui opere fi uedep«

luttaRoma recin-Fiorenza edi fuomanola maggior pattcdegl’ornamenà

di uenti diuerfe fianze che fononel palazzo ducale,e le fregiature del palco

della falamaggiore di detto palazzojftato dipinto da Giorgio Vaiati,come

fi dirà afuo luogo pienamente, senzaxhegl’ornamenti del prindpalccor-

tile di detto palazzo fatti per la uenuta della Reina Giouanna in poco tera-

po»furonoingranpartccondottidalmedefimo.:E quello,balli di MarcOj

«llendoancor uiuo,&in lu’l piu béllo d’acquiftare>& operare . In Pannai

hoggi appreffoal S.DucaOttauio;Farne(è,unpitCQcedcttoMiruolo,credo

di nazione RomagnuolQjilqualcjoItread alcun’operefactcmRximajhaà

pintoa trcfcomolteftorie in vnpalazzetto,che,ha^to/areildetto Signor

Ducane! cafiellodi Parma^douefonoaicunefoncanefiarecondotteconbe!

la grazia da Giouanni Bolcoli,scu]toredamontePulciano vllquale hauédo

mol ti an n i lauorato di fiacchi apprefib al V alari nel palazzo del detcoSig.

DucaCofimodi Fiorenza, fièhnalmente condotto a fcruizii dcldettoSig.

Duca di Parma con buona prouifioneiSc ha fetto,eua facendo continuarne

te opere degne del fuo r3ro,& bellilIìmoingegno.sonoparimcntenelJeme

defimc.citià,eprauinciemohi altri eccelKenobili artefici j ma perche fono

sncogiouani,firerberaapÌu.comodo tempoafàrediloroquella honorau

.menzione,che le Ioroqpere»e iikmhaueranno meritato . E queftoè il

dcIl’opercdell’Abat&Primaticcio.aggittgncto,checlIendoficgli

Ètio|ritrarre iadifigno di pén2,dìBartolomco,Pafle

rotto, pittore Bolognefefiio amicifs. ildei

..£0 ritratto aèwenuro alle mani
i’hauemo.nelno-

firo li-

. bro de i dilegni di m ano di diuerfi pitton cccèll.

Jine della •vita deliAbateTnmatkcts.

.



TIZIANO DA CADOR
Pittore.

'Defirtliom deh' opere di T"tliano da Cador

‘Tittore^

.

S s E N D o nato Tiziano in Cador piccol cartello
,
porto in fal-

la Piane,dentano cinque miglia dalla chiufa dell’ Alpe l’an-

no 14S0. della feroiglia de Vccelli.in quel luogo delle piu no*
bilj,pecucnuto all’età di dieci antii,con bello lpiriro,e prótez-

zad’ingegnOjfumandatoaVineziain cafad’unfuozio Citta

‘lioohonorato. Ilqualeueggendo il putto molto inclinato alla pitturalo
pofccon Gianbellino pittore , in quel tempo cccell. e molto famolo , come
*’5 deito. sotto la cuidifciplina attendendo al difegno,moftrò in brieue effe

redolalo dalia natuta di tutte quelle parti cfingegROjC giudizio, che neces-

rttiefoDO all’arte della pittura. Epccchein quel tempo Gianbellino, egli
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altri pinoti di quel pacfejper no hauerc Audio di cofe antichcjuiàuanomol

toanri non altro, cheli ritrarre qualunche cofafaccuano, daluiuo,mac5

inanieraleccha,cruda,eftétatajimparo anco Tiziano per allora quel modo.

Ma uenutopoi 1 anno circa 1507. Giorgione da cartel Franco, non gli piace

do in tutto il dettomodo di fare,comincio a dare allefue opere piu morbi-

dezza, c maggiore rilieuo,con bella maniera jvfando nondimeno di cacciar

rtauanci le cole uiu€,e naturali,e di conirafarlequantofapeua il meglio coi

colori,e macchiarle con le tin tecrude,c dolci,lecondo che il uiuo moftraua

lenza far ddegno : tenendo per fermo che il dipignere fole con i colori iW

rtjfenz’al tro Audio di difegnare in carta,fufleil uero,e miglior modo di fare,

et il verodifegno. Manon s’accorgcua
,
che egli è neceflario a chi vuol bene

dilporte i componimenti,& accomodare l’inuenzioni , cheTa bifognopri*

ma in piu modi diferenti porle in carta,peruedere come il unto torna infic-

ine. Conciolìa che l’Idea non può uedere.neiraaginareperletramenteinle

ftèrta i’inuenzioni,fenonapre,enonmoftraiiruo concertoagl’occhicotpo

raIi,cheraiutino a farne buon giudizio,* lenza che purbilogoa fare grande

Audio fopra gl’ignudi,a uolergli intendere bene, ilche non vien fatto , nefi

può lenza mettere in carta . E t il tenere fempre , eh e ai tri ’colorifce perfone

ignudeinnanzi,o uero vcAite,ènon piccola feruÌtu.ladouequando altri ha

fatto ìamano,dilegnandoin carta,A uten poi di mano in mano,'con piu agc

itolezza a metterei opa difegnàdo,e dipignedo . E cofi facédo pratica ncirat

te,fi fa la maniera,&il giudizio pfetto,leuado uia qlla fatica,e Aento.conche

lì conducono le pitture,di cui fi è ragionato dilopra
.
per non dir nulla, che

difegnandoin cart3,fiuienea empiere la mente di bei concerti, es’imparaa

fare a mente tutte le colè della naturajfenzahauerea tenerle fempre innan*

zÌ,o ad hauerea nafeere lotto la uaghezza de’ colori lo Aen todel non fapere

difegnaremella maniera che fecero molti anni i pittori Viniwani, Giorgio-

ne,il Palma,il Pordenone,& altri che no uidero Roma,ne altre cpere di tut

ra perfezione , Tiziano dunque ueduco ilfare,e la maniera di Giorgione;la

Iciola manieradi GÌanbelIino,ancorcheuihaucAemoIfo tèmpo coftuma*

to,efi acce Aò a queIl3,cofi beneimitado,in brieue tempo le colediluijchc

furono lefue pitture tal uolta fcambiate.e credute opere di Giorgione,co-

medifòtto fi dira. CrefciucopoiTizianoin età, pratica,egiudiziOjCÓdus

fe a frefeo molte cofe,lequali non fipolTono raccontare con ordine, eflendo

Iparfe in diuerfi luoghi , BaAa,chc furono tali,che fi fece da molti periti giu

dizio,chedouelle,con3epoièauenuto,riufcirc eccellentilTimp pittore.

A principio dunque,che corniciò leguitare la maniera di Giorgione,n6ha

tiendopiu chediciotto antri, fece il ritratto d’un gentirhuomodaca Barba

rigo amico fuo, che fu tenuto molto bello, eflendo la fomiglianza della cat

ragione propria, e naturale,cfi ben di Aintii capelli l’uno dall’altro, chffi

ton terebbono ; come anco fi farebbono ipuntid’un giubone di rafo in aw

gen tato, che fece in quell’opera

.

in lommafu tenuto fi ben fatto,econ tanta dtiigenza,chefeTiziano non vi

hauefleferittoin ombra il fuo Dome,farebbeAato tenuto opera di Giorgio

ire . rn tanto hauendo elio Giorgione condotta la facciata dinanzi de! fonda

to de Thedèfchìjper mezzo del Barbarigofiircno allogate a TiziaDO,3!ca.
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peftorie,chefononeIlamcdcfimafopralaMerceria. Dopo laquale opera

Jcaun quadtograndedi figure fimiìi al uiuo,che hoggié nella Taladi M.
Andrea Loredano,che fta da san Marcuola

.

Nel qual quadroè dipinta la Noftra Donna che ua in Egitto in mezzo a vna

sranbofcagliaecercipaefi molto ben fatti) per h.uierc dato Tiziano molti

Riefioperaafarefimilico{è,etenutopercioincaraalcuni Tedefcht eccelle

npinori di paefi.e uerzure. Similmente nel Bofco di detto quadro feceraol

DaDÌmali,i quali ritraile dal viuo,e fono neramente natura!i,eq’jafiuiui.do

po in cala di M.Giouanni d’Ahnagétil’huomo,e mercante Fiaminghojfuo

cópare,fece il fuo ritratto,che par viuoi& un’quadro di Ecce Homo,có raol

tctìgure che da Tiziano {Iellate da altri è tenuto molto beiropera.ll medefi

lao léce un quadro di N, Donna,con altre figure come il naturale, d’huomt

ni,eputti, tutti ritratti dal viuOsC da perfone di qtia cafa. L’anno poi 1 507.mé

treMadinviliano Imperadorefaceua guerra a i Viniziani-, fece Tiziano , fecó

dojChe^HftelToraccótajVn’Angelo RafFaello,Tobia,^uncane,nenaChie

fidi san MarzilianOjCon unpaefeIonrano;douein vn bolchettosan Gioua

tu Batifta ginocchioni fta orando uerfoilCielo,dondeuicne unofplendo-

re,che lo-illumina. E queftaopera fi penfa,che facelìe innanzi, che delTe pri

cipio alla facciatadel fondaco deTedefchi . Nella quale facciata non fapen-

do molti gentirhuoroini,cheGiorgtonenonuilauoraflepiu,nechelafacef

fcTizianOjilquaie ne haueua fcoperto una pane ; fcontrandofi in Giorgio-

Be,come amici fi rallegrauano feco,dicendo, che fi portaua meglio nella fac

tiara di ucrfo la Merceria,che non hauea fatto in quella
,
che è fopra il canal,

grande. Della qual cofa fentiua tanto sdegno Giorgione che infino che no
hcbbefinita Tiziano l’opera del tu tro,e che non fu notifiìmo,che elio Tizia

nohaueua fatta quella parte,non fi Jafcio molto uedere . E da indi in poi no
uolkjche mai piu Tiziano praricalle,o fulìe amico fuo.

L’anno apprello 1503. mandò fuori Tiziano in ifiampa di legno il Trionfò

della Fede, con unainfiniiàdi figure, i primi parenti, i Patriarci, 1 ProfetUe

Sibille, gl’ Innocenti, i tVlartiri,gl’A poftoli, e Giefu Chriftoin lui Trion-

fo
,
portato da 1 quattro Huangclifti, e da i quattro Dottori,con i santi Con

fèlTori dietro.

Nellaquale opera moftròTiziano fierezza, òella maniera , e fapere tira-

rcuiadipratica .

E mi ricordo,che fra Baftianodel Piombo, ragionando di ciò, mi dille,

chefeTizianoin quel tempo fuircftatoaRoma,&: hauelfe ueduto lecole

diMichelagnolo,queìlediRafiàello,eIeftatueantiche:& hauclle fiudia-

toildifegno, harebbe farro cofeftupendiifimejuedendofi la belle pratica ,

ehehaueaa di colorire, e che meritaua il uanto d’ell'ere a tempi noftri il piu

beiio,e maggioreimitatore della natura,nellecofe de’ colori : che egli hareb

benelfondamentodelgran dilegno aggiunto all’Vrbmare, & al Buonar-

ruoto. DopocondoctofiTizianoaVicenzajdipinleafrefco fotrolalog-;

getta doue lì tiene ragione all’udienza publica, il giudizio di Salamene, che

fobcU’opera. ApprelTo tornato a Vineziadipinfe la facciata de Gtimani

.

EinPadoanella Chiefadisanco Antonio, alcuneftorie,pureafreko de’

famdiquelsanio. , .

: Din
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cin quella di santo Spìrito fece in una piccola tauolccta un san Marcoafe*

dere in mezzo a certi san ti, ne cui uolti fono alcuni ritratti di nacutalc, iarri

a olio con graodillima diligenza. laqual'tauola molti hanno creduto,cbcfia

di mano di Giorgione. EfTcndo poi rimafa imperfetta per iamorcc diGioua

bellino nella (àladelgran contiglio una ftori3,doue Federigo Barbaroilaal

FapiScta della Chicfach sau Marco fta ginocchioni innanzi a Papa Aicflan-

(fro quartOjchegli mette il'piefopra lagolajrla Form Tiziano,mutando mol

te cofe,efacendouimDl ti ricratcf denaturale di Tuoi amici.&altri.ondem:

rito da quel fenato haueren'eiFond'aco de Tedcfchi ufl’uifizÌo,cheiichii.

ma la Senferia,che rende trecento feudi Tanno; ilqualc ufficio hanno per co

fuetudineque’Signori di dare a! piuccccll. pittore della lorocittàjconqoc-

fSo' che fia di tempo in tempo ubligato a ritrarre,quando c creato, il Princi-

pe rorovyutjo Doge,per prezzo lolo di otto fcudi,cbegli paga elio Principe,

Ilquale ritratto poi fi poncin luogo publico per nKmoriadf fuiael palazzo

di san Marco . Hauendo l’anno 1514. il nuca Alfonfo di Ferrata factaaccó

dare vncamerino,&in certi Ipariimcnci fatto fare dal DoflopittoreFerta-

tefebifloriediEnea.di Marce,c VencrejSc in vna grotta- Vulcano con due

fabbri alla F u'cina; uoltc,che ut fuflero anco delle pitture di manodi Gian-

bellino,i!quaFefeeein vn’altra faccia vnTinodivin vermiglio con alcune

Batfcanti intorno,fon3ton,Satirij6c altri mafchi,efeminemebriau»&ap^

fo un- Sileno tutto ignudo,e molto bcllo,acauallofopra il fuo Afino, con gc

te attorno,che hanno piene le mani di frutte,ed’vue. Laquale opera ione

ro fu con molta diligenza laiiorafa>e colorita . In tanto,che è deilepiu beile

opere,che mai facefic GianbeIlino,fc bene nella maniera de’ panniè vnccr#

to che di tagliente,fecondo la maniera Tedefcbajffia non è granfecto.

perchcimitò una tauola d’Alberto DuroFiaitjmingha, chedi que’ giorni

era fiata condotta a Vinezia, e pofta nella Chiefa di san Bartolomeo, che è

cofarara,e piena di molte belle-figure fatte aolio. ScrifTe Giaubellino nel

detto Tino quelle parole.

loinnti BcUinusVenetusP. 1514.

Laqualeoperanon hauendo potuta finire del tutto, per efiere uecebio

,

fu mandato per Tiztano,come piu eccell.di tutti gl’altri,accio che la finiflc,

onde egli eflendo difiderofo d acquiftare , e ftrfi conofeere » fece con molta

diligenza due ftoiie,che mancauanojal detto camerino. Nella primaèua

fiume di uino vermigÌio,a cui fono intorno cantori,e fonatori, quafi ebti,c

cofi femine,come mafchiiSc una donna nuda,che dorme, tanto bella,che pa

teuiua,infiemecon altrefigure. & in quello quadro fcrifle Tiziano il Tuo

nome . Neli’alrro che è contiguo a quello, e primo rincontro all’entrata fc

ce molti Amorini,
e
putti belli, & in diuerle attitudini, che molto piacque-

ro à quel Signore,fi come fece ancho Taltro quadro . ma fragl’alcric bcilif-

fimo vno di detti putti, che pilcia in vn fiume , e fi vede neH’acqua, mentre

gPaltrifonc»intorno àvna bafc.che ha fórma d’altare, fopracuièlaftatuadi

V encre,con una chiocciola marina nella man ritta,e lagrazia,e bellezza in*

torno,che fono molto belle figure,e condotte con incredibile diligenza.

Similmente nella porca d’un armario dipinfe Tiziano dal mezzo in fu una

tclla di Chrifto marauigliofa,c ftupendoia cui un villane Hebreo mollrala

{DODCU
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ooncta^i Cefare. laqaale tefta,& altre pitture di detto camerÌno..afFcTma'

noi Doftrimiglioriartefici,chefonolemigljori,e meglio condotte,chehab

feiamai fetco Tiziano, e nel uero (odo rarillìme . onde meritò cflere libcra-

liflìniamentericonorciuro,e premiato da quel Signore, ilqualc ri crallèotri

jnssìcnte.con.an braccio fopra un gran pezzo d’artiglieria, similméte ritraf

fcUSignoraLauca,chefupQi mogliedi quel Duc3,cheèopera ftupenda.

£di uero hanno gra forza i doni in coloro,che s’afFaticano per la uirtu
,
qua

dofono (òlleuari dalle liberalità de principi . Fece in quel tépo Tiziano ami

dziaconìi diuino MefTer Lodouico Ariofto,efa da lui concfciuio per eccel

jentirsimo pittore,& celebrato nel fuo Orlando puriofo

.

ETiziAnchehonard

non men Cader,che VmeijùjC Yrhino.

Tornato poi Tiziano a Vinezia, fece per lo fuocerodi GiouannidaCa-
fiel Bolognerc,Iuna telaaoliovn Pallore ignudo,& una Foreieche gli por

gc certi Flauti,perche fuoni,con vn bellilTimo paefe . llqual quadro è hoggi

in Faenza in cala il fu detto Giouanni.fece apprello nella Chtefa de’ frati

minori, chiamatalaCa grande all’altar.maggiorein una tauolala Noftra

Donnajch&uam'Gieloj&idodici ApofloIiabafJo,chcftannoaucderla Tali

re. ma quelFoperaiper edere fiata fatta in tela,e forfè mal cuftodi ta, fi vede

poco. Nella medcfimaChieraalla,cappelIadi,quclIida.ca Pcfari^^cejnvna

tauolala Madonna Gol.figUudloin;braceio,itnsan.Pieroi&:OnsanGiorgio

?c attorno i padroniginocehioni, ritratti di naturale, in fiai quali è il Ve-
feouo di Baffo, &ilfraceIIo allora tornatidalla uittoria, che hebbe detto Ve
feouo centra 1 Turchi. Alla Chiefetta di san Niccolo nel niedefimo conuen

to,fecein unatauolasan Niccolo, san,Francefeo,santa Chatetma,c-sanSe*

baftiano ignudojCirrattodaì uiuo,e fenza artificio niuno chefi.ueggia edere

fiato ufato in ri trottare la bellezza delle gambe, e del torfójnon.uielTendoal

wojche quanto uidenel naturale, di maniera che tutto pare ftampatodal.yi

uo , cofi è carnolb , eproprio . ma con tutto cÌo è tenuto bello comeèanco
molto uagauna'Noftra Donna col putto incolJoslaquale guardano tutte le

dette figure, l’opera della qualetauola fu dallo fielToTiziano difegnata in le

gnO;e poi da altri intagliata,e fiancata operda.Chiefadi.santo.RoGchofece

dopoledettc opere, in un quadro., Chrifio c-oniacroce infpalla , & con

?na corda a! collo tiratada un Hebreo .iLaqual figura che hanno molti cre-

duta fia di mano di Giorgione è hoggi la maggior diuozione di Vin^ia, &
ha bauutodi limofine piu scudi,che non. hanno in tutta la loro.uita guaida-

gnato Tiziano,e Giorgione. Dopo eflendo chiamato a Roma dal Bembo ,

cheallora era Secretano di Papa Leone X. Se ilqualchaueiiagiancratto, ac

do che vedefie Roma, Raffaello da Vrbino,(k al trijattdò tanto menando Ti

aanolacofad’hoggi in domani,che morto Leone, eRafiaello l’anno 1510.

non u’andò altrimenti . fece per la Chiefa di satawaria Maggiore in un qua
dro un san Gionanni Batiftanel deferto fra certi fallì,un’AngeÌo,che par oi

uo,cun pezzettodi paefe lontano,con alcuni alberi fopra lidua d’un fiume

raohograziofi. Ritraffedi nataraleil Principe Griraanh&ihLoredano.cbe
furono tenuti mirabili, enon rnelto dopo iì Re Francefeo, quando parò d’I

•.calia,per tornate-in Franciat.£ £aj3UWD,fhefu creato Doge Andrea-.Grittiyfece

Tiziano
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Tuiano il fao ritratto,che fu cofarariilima, in un quadro , doue èlaNolh?
Donna,san Marco,e santo Andrea col uolto del detto Doge, ilqual quadrò
cheecofaniarauigliofillìma, ènellafaiadel Collegio.

E perche haueua,come s’è detto obligo di ciò fare , ha ritratto oltre ifopra.

detti,gl’altri Dogi,che fono ftaci fecondo i tempi . Pietro Landò , Franccfco

Donato, Marcantonio TreuifanOjiSc il Veni ero. Madai due Dogi, ehatclli

Pauli é (lato finalmente alloiuco, come uecchiifimo,da cotale obligO.

Ellendo innanzi al faccho di Roma andato a Ilare a Vinezia Pietro Aretino

Poeta celeberrimo de’ tempi noftri,diuenneamici{Iimo di Tiziano, e dclSa

fouino, fiche fu di molto honore,c utilea elio Tiziano,percioche lo fece co-

nofccre tanto lontano quanto fidiftefe’afuapennaj&roairimamenieaprin

cipi d’importanza, come fi dira a fuo luogo. Intanto per tornare ali’opere

di Tiziano egli feccia tauolaairaltaredi san Piero Martire, nella Chiefi di

san Giouanni,e Polodscendoui maggior del vino il detto santo Martire, de

tro a una bofcaglia d’alberi grandifiìmijcafcatoin terra, Scafialico dallafic-

rezza d’un (oldaio,che fha in modo ferito nella tefta.che cfiendofemiuiuo,

fegli uede neluiful'horrore dellamorte; mentre in un’altro ftate,che uaia

nanzifuggendo,fi fcorgelo fpauento,e timore dèlia morte.In aria fono due

Angeli nudi,che uengono da vn lampo di Cielo , ilquale da lumealpacfe

,

che è belliiruno,& a tutta l’opera infieroe,laquale èia piu compiuta, la piu cc

iebrata,e la maggiore, e meglio incefa,e condotta , che altra , laqualc ir. tutta

la Tua aita Tiziano habbia fatto ancor mai
.
Quell’ opera uedendo il Gritci

,

che a Tiziano fu fempre amiciiIìmo,come anco al San{ouino,gUfece alloga-

re nella fala del gran Configlio una ftoria grande della rotta di Chiaradad-

da . Nella quale fece una battaglia,e furia di foldaii,che combattono , raen-

ice]una terribile pioggia cade dal Cie!o5laqu3le opera, tolta tutta daluiuc,:

tenuta la migliore di quante ftoriefonoin quella fala,e la piu bella.

Nei medcfimopalazzoapied’unafcaladipinfeafrefco unawadonna.

Hauendonon molto dopo,fatto a un gentil’ huomo da ca Concarini iiivn

quadro un bellifiimoChrifl;o,chefiedea tauolacon Cleofas.cLucaiparuc

al gentilhuomojche quella folle opera degna di Ilare in publico, comecuc

ucraraente. perche fattone,comeamoretìolifsj modella patria,e de! publico

dono allaSignona,fu tenuto molto tempo nelle ftanzedelDcge.mahog-

gi è in luogo publico,e da potere edere uedutadaognuno, nella fàloitad’o»

ro,dinanzi alla faladei Configlio dc’Dieci (opra la porta

.

Fece ancora quafi nc’raedefirai tépi,per la fcuola di sàta Maria della Chari*

tà,la Noftra Donna,che faglie i gradi delTeropio,con tede d’ogni fotce,ti-

tcactedal naturale, parimentenella fcuola dissn Fantmoin una tauolctta

vn san Girolamo in penitenza,che era dagl'artefici molto lodata, ma fu con

fumata dal fuoco,due anni fono,con tutta quella Chiefa . Dicefi , che l’aa»

no 1530. adendo Carlo quinto Imperatore in Bologna, fu dal Cardinale Hi*

polito de’Mcdici, Tiziano, per mezzo di Pietro Aretino , chiamato la, do-

uefece un bellillìmo ritratto di sua Maeflà tutto armato che tanto piacque

che gli fece donare mille feudi; de’quali bÌfognò,]che poi delle la raecàad Al

fonfo Lombardi scultorcjchehauea fatto un modello, per farlo di marmo,

come fi dille nella Tua uica * Tornato Tiziano a Vinezia,trouo chemoltigc

liiflUO'
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tH’bnòminijì qualihaueuanotoltoafauorire il Pordenone, lodando molto

fopete da lui ftate fette nel palco della fala de’pregai,& altrouc, gli haueua-

00 feuo allogare nella Chiefe di san Giouanni Elemolinario una tauolecQ

accio chcegli la facclIcac5correnradiTiziano,ilquale nel medcCmo luogo

haueoapcco innanzi dipinto il detto san Giouanni Elimcrinarioinha-

bito'di Vclcouo. Ma per diligenza, che in detta tauola ponelIcilPord«

none, non potè paragonare, ne giugnerc agran pezzo aU'opera di Ti*-

nano. Ilquale poi fcceperlaChiefadisantaMariadegl’AngcliaMurano

vnabelliirima tauola d’unaNunziaia. Manon volendoquelìi che l’hauea

httafere Tpenderui cinquecento lcudi,come ne uolcua Tiziano, egli la mi-
dòper conljgliodiMefler Piero Arecinoadonareal detto Imperatore Car
loquinco,cheglifcce,piacendogli infinitamente quell’ opera, vn prefentc

di due mila feudi . e doue haueuà a eflcre polla la detta pittura , ne fu melTa

infilo cambio una di mano del Pordenone . Ne palio molto,che cornando

Carlo quinto a Bologna,per abboccarfi con Papa Clemente,quando uenne
ioQl’cfcrcitod’Vnghena,uoiledi nuouoeflere ritratto da Tiziano, Ilquale

jitrafie ancora prima, che panifledi Bolognail detto Cardinale Hipolito

de’MedicijConhabitoalì’Vngherefcaj&inunaltro quadro piu piccolo il

medefimo tutto armato . I quali ambidue fono hoggi nella guardaroba del

DacaCofimo.Ritrafleinqu€lmedefimoteir.poiÌMarchefcdcl Vallo Al-

fonfo Dauaios,& il detto Pietro Aretino,ilquale gli fece allora pigliate fer-

-wm,& amicizia con Federigo Gonzaga, Duca di Mantoa. col quale andato

Tiziano al fuo fiato io ntralle,che par uiuo,€ dopo il Cardinale luo fratello»

Equcfti finiti, per ornamento d’una ftanza , fra quelledi Giulio Romano,
fece dodici celle dal mezzo in fu de’ dodici Cefali molto belle.

Sotto ciafeunadelle quali fece poi Giulio detto, una ftoria de’fetti loro . Ha
fettoTiztano in Cader fua patria una tauola,dentro laqualeè vna nollra Do
na,esan Tiziano Vcscouo,& egli Hello ritratto ginocchioni. L’anno, che

Papa Paulo terzo andò a Bologna,edi li a Ferrara, Tiziano andato alla corte

.fiiralTeil detto Papa, che fu opera bellillìma, e da quello un’altro al CardU
naie Santa Fiore. 1 quali ambidue,che gli furono molto bene pagati dal Pa-

pa, tono in Roma, uno nellaguardaroba del Cardinale Farnefe,e l’altro ap-'

prellogrheredi di detto Cardinale Santa Fiore . E da quelli poi ne fono Ha
tecauate molte copie,che fono fparfe per Italia . Ritraile anco quafi ne mé-
defimi ccmpiFrancelco Maria Duca d’Vrbìno , chefu opera marauigliofa

,

ondcM. Piero Aretino p quello lo celebrò con vn fonetco>che cominciaua-

Sc il chiiiro ApeUe conU mdn del^arte

Kafmplò d’AlcjJùtidro il uoko,c il petto .

Sono nellaguardarobadel medefimo DucadimanodiTizìanoduetcs
ftc di femmina molto uaghc,& una Venere giouanetca a giacete con fiori

,

ecerti pani fottili attorno molto belli, e ben finiti , de oltre ciò una cella dal

mezzo infud’unaSanta Maria Maddalena con i capegli sparfi cheècolara

ta . Vie parimente il ritratto di Carlo quinto, del Re Francefeo quando
era giouane j del Duca Guidobaldo fecondoj di Papa Siilo quarto , di Papa

Giulio fecondo, di Paulo terzo, del Cardinal vecchio di Loreno , c di Soli-

oano Imperatore de Turchi

.
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iquali rirratcl dico fono di nisno dì Tiziano , e belliiTimi . Nella medeSnu
guardarobajoltrcamolteaitvecofeèun ritratto d’AnibalIe Carcag!ntfe,ÌQ

tagliato nel cauod’una corniuola antica, e cofi una cePadi marmo bellilS-

ma di mano di Donato. FeceTiziano l’anno
1 541.3 ihati di santo Spiri»

di Vincaia la tauola dell’altare maggióre,fignràdn in eda la venuta dello Spi

rito Santo fopragl’ApoftoIijCcn un*^ DiofìntodifuocOjelofpiritoinCo.^

ba . Laqual tauola eilendofi guada indi a non molto tempo, dopo bauete

molto piatito con que’ffati,l’hebbe a i ifare,ed è quella, che è al prefenteso*

pra l’altare. In Breflia fece nella Chiefadi san Nszzaro la tauola dell’ altare

maggiore di cinque quadri. In quello del mezzoèGiefuChrillo,chc rifu-

fcica,con alcun i (oldati attorno, e dagli Un san NazzarOjSanSaftianOjl’Am

gelo Gabriello,e la Vergineannunziata.

Nei duomo di Verona, fece nella facciata da piein una tauola,vn’AlIuntadi

Noftra Donna :n Cielojegl’Apoftohin terrajcheè tenu ta in quella cittàdei

le cofemodernela migliore. Lannoi54i. fece il ritratto di Don Diego di

Mendozza allora AmoaRiadoredi CarloquintoaVinezia, rutto intero, c

inpiedi,chefubelliffimafìgura. Edaqueftacominciò Tiziano queilochc

èpoi venuto in ufo cioè fare alcuni ritratti interi. Nelmedclìnio modo fo-

ce quello del Cardinale di Trento allora giouane-, &c a Francefeo Marcolini

ritraile MelTer Pietro Aretino,ma non fu gi.a qucfti lì bello come uno, pure

di mano di Tiziano,che cflb Aretino di fe fteflo mandò a donareal nucaCo

lìmo de’Medici . Alquale mandò anco la iella del Signor Giouannide’Mc-

dici padre di detto Signor Duca

.

Laqual iella fu|ricrattadauna torma,chcfìiìmprontatainfuI uifodiqudSi

gnore quando moriin Mantoa,cbecraappreflo l’Aretino. Iqualiambidue

ritratti fonoin Guardarobadel detto Signor Duca fra molte altre nobililH-

me pitture . L’anno medefimo,efIendo llato il Vafari in Vinezia trcdicime

lì a farcjcomc s'è detto, vn palco a Meller Gionanni Cornato, &alcunecoli

perla coinpagniaMellaCa]za,il Sanlouino, cheguidaualafobrkadi Santo

Spirito,gli haueua fatto faredifègni per tre quadri grandi a oliOjCheandana

no nel pako,accio gli conducete di pitturaima eflendofi poi partito il Vaia

rijfùrono i detti tre quadri allogati aTiziano,cliegli condulTebellilìimijpet

hauere attefo con molt’artea fare fcortarele figure aidifotto in lu . In uno

è Abraam,che sacrifica Ifaac. NelFalfro Dauir,che fpicca il colica Golia,

c

nelterzoAbeluccifoda Cam Tuo fratello. Nel medefimo tempo ritraile

Tiziano fe Hello,per lalciare quella memoria di fe a i figlinoli. Euenutofan

no 1J46. chiamato da! Cardinale Farnefe andò a Roma,doue trono il Vaia

ri che tornato da Napo!i,faceua la faladella Cancelleria al detto Cardinale,

perche elTendoda quel Signore (lato raccomandato Tiziano aedo Valàtii

gli tenne amoreuol compagniain menarlo a uedereJecole di Roma.

É coli ripofato che fi lu Tiziano alquanti giorni, gli furono date ftazein Bel

ucdere,acciomettclìemanoafaiedinuouo il ritratto di Papa Paulo intero,

quello di Farncfeje quello de! Duca OrtauiOjiqiialicondulTc ottimameote,

c con molta fodisfazioiic di que’ Signori.A perlucfiónedc’qualifece,per do

aareal PapavnChriftoda! mezzo in su, in forma di Ecce Homo . Laquifc

opera,0 fulTe che le cole di MicheIagnoIo,di Ra!faello,di
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fhaaeffono fatto perdete,o qualche altra c3gione,noà parae a i pittori,tu t«

ftjche tulle buon’opera,di<iueirecccllenza,che molte altre fue, e pacticolar

cjcncei ritratti . Andando un giorno Michclagnolo, & il Vafari a vedere

Tiziano in Belucdere,uideco in v n quadro,cheallora hauea condotto una
fèminaignuda,tìguratapervna Danae, chehaueuain grembo Giouc tras*

formato in pioggia d’oro, e molto,come fi fa in prefenza,gliele lodarono.

Dopo pattiti che furono da lui,ragionandofi del fare di Tiziano il Buonar-

tooto lo cernendo alTaijdicendo che molto gli piaccua il colorito fuo,e la ma
nieraimache eraun peccato,chea Vinezianon s’imparalle da principio a

difcgnarebenejechenÓhauefionoque'pittorimigliormodo nello ftudio.

CoDciofia(difl’eglOche fe queft’huomo fu Ile puro aiutato dall’arte , edal di

fogno,comecdallanatura, e maliìmaraente nel contrafare il uiuo, non fi po
trebbefar piu,nemeglio,hauendo egli bellifiimo fpitito,& una molto uaga

euiuace maniera. Et in fatticofi è uero,perciochechi non ha difegnaio as-

laijcftudiato cole (ceke antiche,o moderne,non può fare bene di pratica da

le,ne aiutare le cofe,che fi ritranno daluiuo,dando loro quella grazia, eper

fèzzione,che da l’arte,fuori dell’ordine della natura,laquale fa ordinariamc

icalcune patri che nonlon belle.

Partito finalmente Tiziano di Roma,con moki doni hauuti da quc’Sig.

e particolarmen ce,pcrPomponio fuo figliuolo,un benefizio di buona ren»

dita,Cimile in cammino per tornarca V inezia} poi che Horazio fuo altro fi-

gliuolo hebbe ritratto Meller Batifta Ccciliano eccellente fonatorc di Vio-

lone,che fu molto buó’opaj& egli fatto alcuni altri ritratti al cucaGuidofaaU

dod’V rbino. E giunto a Fiorenza,uedute le rare cofe di quella città,rima-

feftupefatto, nonmenOjchehauellefatrodiqucllediRoma. Etokrecio,

rilitò il Duca Cofimo,chceraal Poggio a Caiano, cfFerendofi a fare ilfuo ri

tratto. DichenonficuromokosuaEcccllenzaforfeper nonfartorto a

tanti nobili artefici dcllafua città,e dominio

.

Tiziano adunquearriuato a Vinezia fini al MatchefedelVaflo vnaLocu
zioDcCcofi la chiamatono)di quel Signore a fuoì fòldati. e dopo gli fece il ci

tratto di Carlo quinto,quello del Re CaroUco,e molti altri . E quelli lauo-

rifiaitijfece nella Cbiefa di Santa Maria Nuoua di Vinezia in vna tauoletta

vnaNunziata . E poi facendoli aiutare a i fuoi gioaani,condufle nel refetco

tiodisanGiouanni,ePolo vn Cenacolo,e nella Chiefa disanSaluadoreal-

Faltar maggiore una tauola,doue è un Chrillo trasfigurato in fui monteTa
bor. & ad un’altro altare della medefima Chiefa.una Nollra Donna annun
liata dall’Angelo. Maquelleopereultim.e; ancor che in loro fi veggiadel

buono, non fono molto filmate da Ini, e non hanno di quella perfezzione »

chehannol’altrekiepitmre. Eperchcfonoinfimte l’operc di Tiziano,

c

maflìmamcntc i ri tratti,è quafi impofiìbile fate di tutti memoria.

Onde diro folamentcdc’piufegnalati,mafenz’ordinedi tempi,non impor-
tando molto Capere qual fiifie prim3,e qual fatto poi

.

RitralIepiuuohc,coraes’èdetto,Carloquinco,e ultimamente fu per ciò

cbiamatoaUacorte,douelo cirralTe,lecondochcera in quegli quafi ultimi

anni, e tanto piacque a quello inaitciirimolmperadcrc il fate di Tiziano*

die non uolfe da che prima io conobbe cfCcre^ritratto da altri pittori

,
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E ciafcuna uolta, che lo dipinfe hebbe mille scudi d’oro di donàtiao?

FudafuaMaeftafettoCaualierecon prouifionedi scudi dugécofopra la ca-

mera di Napoli.

Q^ndo fimilraente ritraile Filippo Re di Spagna, e di ciTo Carlo S»

gliuolo, bebbe da lui;di ferma prouiiìone altri scudi dugen co

.

Di maniera,che aggiunti qlli 400 alÌÌ300. cbehainfulFódacodcTedclchi

daSignori;Viniziani,ha siza faticarii iettecéto scudi fermi di prouifionccia

jfcun’anno. Delquale Carlo quinto, cdielloRe Filippo mandòTizianoi

ritratti al Signor Duca Cofimojcheglihaneilafua guardaroba.

RitraiTe Ferdinando Re de Roinani,che poi fu Impcratore,e di quello tuu

ti 1 figiiuolijcioè Maffimiliano Hoggi Imperatore, & il fratello. Ritraffe la

Reina Maria. E per l’Imperatore Carlo, il Duca di Sadonia
,
quando era pri-

gione. Macheperdimcnto ditempoèquelto? NonèftaioquafialcnnSi

gnorcdi gran nome,nc Prlncipe,nc gran donnajche non fia ftata ritrattada

Tiziano, ueramentein quefta parte Eccellentiflimo pittore.

Ritrafleil ReFrancefco primo diFrancia,conies’èdetto,Francefco Sforza

Duca di Milano,il MarchefediPefcara,Antonio da LeuajMafTimianoStam

pa,il Signor Giouanbatifta Caftaldo,& altri infiniti Signori
.
parimente ia

diuerfi tempi,oItrea!!edettc,ha fatto molte altre opere, m Vincaia di ordi-

ne di Carlo quinto,fece in una gran rauolada altare Dio in Trinità, denteo

aun trono,la Noftra Donna,e Chrifto fanciullo conia colomba lòpra,& il

campo tutto di fùoco,per Ioamore;& il padre cinto di Cherubini ardenti;

da vn Iato è il detto Carlo quinto, e dall’altro Tlmperatrice, feiciatid unpan

co lino,con manigiunte,in atto d’orare,fra molti fanti, fecódo chcglihico

mandato da Cefarc.ilquale fino allora nel colmo delle vittorie, comincioa

moflrarcd’hauere animo di ritirarfì,come poi fecedallecofe mondane, p«
morire ueraméteda Chriftkno,timorato de Dio, e difiderofo della propria

falute. Laquale pittura diiTeaTizianoI’Imperatore, che uoleameiterlaift

quel Monafterio,doue poi fini il corfo deliafua vita. E perche c cofàrarilfi

ma fi afpetta,che torto debba ufeire fuori ftampata.

Fece il medefimo un Promereo alla Rcina Macia, ilquale fta legato al Mote

Caocafo ,& èiacerato dall’Aquila di Gioue.Et vn Sififo airiDfcriio,chepot

ta vn fafibjc Tizio ftracciato daii’Aucltoio

.

E qaerte tutte dal Prometeo in fuori,hebbe sua Maeftà, & con effeun Tan-

talo della medefima grandezza, cioè quanto il uiuo,in teiaj& a edio.

Feceancovna Venere,& Adone, che fonomarauiglrofijeffcndo ella ut-

nutafi meno,& il giouane in atto di uolerc partiredalei, cchi alcuni canini

torno molto naturali

.

. 3d una tauoladcllamedefimagrandezzafece Andromeda tegataalfoflc^

c Perfeo, che la libera dall’Orca marina, che non può eflerealtrapHiurapiB

u^a di querta -, come è anco un’altra Diana, chertandofiinvn ^tcconle

fue Ninfe,connerie Acteon ìnCeruio.

Dipinfe parimente un’Europa, che f^ra il Toro parta il mare. Lcquali pit-

cure fono apprefio al ReCarolico tenueemolto care, perla vmacità, cheha

4ato Tiziano alle figure con i colori in farie quafi uiue, e naturali,

idn è b-n verone he il modo difare,chc tenne in cueife ulnms^ail^u difoces

le
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ft{!aJ farcfuo da gìonane. Conciofia , che le prime fon condotte, con una
certa fiDezza,e diligenza incredibile,e da edere ueduteda preflo,edalonta-

ao. Et quefte ultime, condottedi colpi, tirate via di grolIo,econ macchie,

imaniera, cheda predo nonfipoflonouedere,edi lontano apparifcono

perfette.

Equefto modoèftato cagione, che molti, udendo in ciò imm»tare,&

icoftrare di tare il pratico, hanno fatto di goffe pitture . E ciò adiuiene, per

'

chele bene a molti pare,che elle fiano fatte fenza fatica; non ècofì il uero , e

5'iQgannano’, perche fi conofce,chefono rifatte , e che fi èritornato loro ad

^ofio con i colori tante uolte,che la fatica ui fi vede

.

Equeftomodofifattoègiudiziofojbello, eftupendo, perchefa parereui-

Bc iepitturc,efàtte con grande atte, nafcondendo le fatiche.

Fece ultimamente Tiziano in vn quadro alto braccia tre, e largo quattro,!

Giefu Chrifto fanciullo in grembo alla Noftra Donna , & adorato da’^la-

gi, con buon numero di figure d’un braccio l’una; che èopera molto vaga >

ècome caiKora un’altro quadro, che egli ftefio ricauò da quefto,e diede al •

Cardinale di Ferrara,il vecchio

,

Vn’alcra tauola,nellaquale fece Chrifto schernito da Giudei, che cbellis- !

ma, fopofta in Milano nella Chiefa di santa Maria delie Grazie a una cap- ^

pcHa. \

Alla Reina di Portogallo in un quadro fece un Chrifto poco minorcdcl >

ttioo , battuto da Giudei alla colonna , cheè belliffimo

.

lo Ancona all’altare maggiore di san Domenico fece nella lauda Chrifto in i

Croce, &apiedi la Noftra Donna, san Giouanni,esan Domenico beiliflì-

mijediquell’ultima maniera fattadimacchie,comefi dille pure bora.

Edi mano del medefimo nella Chiefa de’ Crucicchieri in Vinezia , la tauo-
>

lajcheèaH’altaredisanLorcnzo.dentroalqualeèil Martirio di quel san*

to,conun cafamento pieno di figure, esan Lorenzo agiacereinifeorto » -

mezzo (opra la grata , foitoun gran fuoco, & intorno alcuni , chel’ accen-

dono.

Eperche ha fintouna notte, hanno dueferuentiinmanoduelumiere, :

àefenno lume doùe non arriuaiiriuerbero del fuoco, checfotio la grata, •

dicèfpefto.e molto viuace

.

Et oltre ciò ha finto un lampo,che uenendo di Cielo, c fendendo Icnuuo-
le,uinccillumedel fuoco, c quello delle lumiere, ftando Copra al fanto,fic

aH’alcrefigurc principali. Etoltreaideititrelumi,legenn, che ha finto

di lontano alle fineftredcl cafamento hanno il lume da lucerne, e candele!

chelorofbno vicine. Et in fòmmail tutto cfaito con beU’arte, ingegno ,

e

giudizio.

. NcllaChicfadisanSebaftianoairaltaTcdisan Niccoloèdi mano delio

fteiloTiziano in una lauoletta un san Niccolo che par uiuo,a iedciein una
fedia finta dipÌetra,con vn Angelo,che gli tiene la Mitria.

LaqualeoperagJifecefarc McuerNiccoioCraflo Auocato.

Dopo fece Tiziano, per mandare al Re Cattolico una figura da mezza

crocia in fu d’una santa «aria Madalena scapigliata; cioè con i candii, ebeie"'

cali;aDofopra!efpallc>intoriioaHagoU,ciopr3iìf<iua. •
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Inenc^eel]aa!^arì(^oIa teftacongrocchtiìffial Ciclo moftra compunzione

nel rolforc degl’occhi,e nelle lachrimedogliczza de’peccati . Onde maone
quefta pittura chiunche la guarda eftremamente . E che è piu>ancor chciu

beliiiUma>non muoue a Ialciuia,ma a coraiicrazione. Quefta pittura,finita

chefu,piacquetantoa • . . SiluiogentirhuomoViniziano,chcdo-

nò a Tiziano per haiierla cento {cudi,coinequeUi,chc fi diletta fommaraea

te della pittura , La doueTiziaoo fu forzato farne un’altra,che non fu mea

bclla,per mandarla al detto Re Catolico.

Si ueggiono anco ritratti di naturaleda Tiziano un Cittadino Viniziano

fuo amiciflimo chiamato il Siniftri,& un’al tro,nominato M. Paulo da Poh

te,del quale ritrafie anco una figliuola,che allora haueua, bcllilfimagioua-

ne,chiamata la Signora Giulia daPon te,comaredi eflb Tiziano, efimilmen

te la Signora Itene,vcrgine beiliflìma,lettcrata,mufica,& incaminata ncl^i

fegno . Laqua!e,morendo circa fotte anni fono, fu celebrata, quafida tutte

le penne degli fcriitorid Italia. RitrafteM. Francefeo Filetto oratoredife

lice memoria,& nel raedefimo quadro dinanzi a lui unfuo figliuolo,che pa

reviuo. llqual ritratto è in cafa di Meiler Matteo Giuftiniano amatoredi

quefte arti,che ha fàttofi fare da lacomo da Baflano pittore un quadro,cheè

molto bello, ficomeancofonoraoltealtrcoperedieno Baflano, che sono

fparle per Vjnezia,e tenute in buon pregio,e maffimamente per cole picco-

le,& animali di tutte le forti

.

Ritraile Tiziano il Bembo vn’altra uolta,cioè poi che fu Cardinale, il Fr»

caftorOjSc il Cardinale Accolti di Rauéna,che l'ha il Duca Cofimo inguar

daroba. EtilnoftroDanefoJscuItorehainVineziaincafafuaunrittattodi

man diTiziano.d’ungentil’huomodaca Delfini. Si uededi mano deime

defimo M, Niccolo Zono la Rofla moglie del gran Turcho d’età d’anmfe-

diciji'e Cameria di cortei figliuola con habiti,e acconciature bellillime.

lacafaM. Francefeo Sonica, Auocato,e compare di Tiziano è il ritratto di

cflo M. Francefeo dt mano dell’ifteiro,&’ in un quadrone grande la Noftra

Donna,che andando in Egitto,paredifeefa dell’Afino j e poftafiafedercfo«

pravnfaflo nella via con san Giufeppoappreflo,esanGiouannino,cbcpor

geaChrifto fanciullo certi fiori, colti per man d’un’ Angelo dai ramid'un’

albero,che è in mezzo a quel bolco pieno d’animali, nel lontano delqualelì

fta rAfino palcendo . Laquale pittura,che è hoggi graziofiffima,ha poftail

dcttogentil’huorooinunfuo palazzo,che hafattoIPadoadasatualuftina.

In cala d’un gentil’huomo de’Pifani appreflo san Marco è di mano diTtzia

no il ritratto d’una gentil’donna che è colamarauigliola.

A Monfignor Giouanni della Cafa Fiorentino, rtato huomoilluftre per

chiarezza di sague,e per lettere a tempi noltri , hauendo fatto un belliffirao

ritratto d’vna genrirdonna,che amò quel Signor’ mentre flette in Vinczii}

meritò da lui cllerchonoracocon qnelbelliiììmo sonctto,chc comincia.

Benuc^g'h TIZ lA N o,inform:tiouc

Vidolo ìmO:,che ibcgrQcchiapreyeg^Tj. Con qnellochcfcgue.

Vltimamentemandòquelto pittore eccellente al detto Re Catolico vns

cenadiChrifto con gl’A portoli in un quadro fette braccia lungo,chcfii co-

fa diftruordinariabeiiczza.
O/tre
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Oltrealle dette cofe, e molte al ere di minor*pregio,chehafatceqtVhuO'

n}0,elÌlarciano per breuicà^haincafa rinfraferitre abbozzare,e cominciate.

liMartirio di san Lorenzo,(imile al fopradettOjilquale difegoa mandare al

KcCatolico:vna gran tela,dcntro laquale è Chrifto in Crocc,con i Ladro-

ni,&i Crucihdori abaiIo,laqualefa per Mefier Gioiiannid’Arna.etvn qua

dcOjchcfu coniinciatopcr ii Doge Grimani,padre del pacriarcad’Aquilea.

E perla faladei palazzo grande di 3rcfcia,ha dato principio a tre quadri gra

dijcbeuanno negrornamenri del palcojcomc s'è detro,r2gionando di Chri

ftofanojcd’vn Tuo fratello, pittori Brelciani. Cominciò anco molti anni fò

DOjper Alfonfo primo Duca di Ferrara un quadro d’ una giouane ignuda,

cbes’inchinaaMinevua,ccn un’a!trafiguraacanto;&un mare, doue nel 15

tanoè un Ncttunno in mezzo fepra il Tuo carro» ma per la morte di quel Si-

gnorcjper cui fi faceua queft’opera afuo capriccio,nori fu finita, e fi rìmafea

Tiziano . Ha anco condotto a buon termine,ma non finito, un quadro do
ue Chrifto appare a Macia Madalena neirorto in forma d’OnolanOjdi figu

requantoil naturale: & cofi un’altro di fimilegrandezzai doue, prefentela

Madonna,& l’altre Marie,Chrifto morto fi ripone nel Sepolcro: & un qua

dco parimcnted’una Noftra Donna,che è delle buone cofejche fiano in ql-

iacaiatecorae s’è detto un Tuo ri tratto,che da lui fu finito,quattro anni fono

molto bello, e naturale. E finalmente un san Paulo,che legge, mezza figu-

ra,chepare quello fteflo ripieno di Spirito Santo.

Q^efte dico tuttcopercha condotto,con altre mohe,che fi tacciono, per

con faftidire,infino alla fua età di circa iettaniafei anni. E ftato Tiziano fa

DÌllìmo,e fortunato quan t’alcun’altro fuo pari fia ftato ancor mai . e non ha
maihauutodaiCieIifenonfauori,efelidrà. Nella fua cala di Vinezia fo-

no fiati quanti principi,letterad,egalant’huomini fono al fuo tempo andati

ò fiati a Vinezia
.

perche egli,oltre all’eccellenza dell’arte,è fiato gcntiiiffimo

dibelìacceanzajedolciilìmicoftumijemaniere. Hahauutoin Vinezia al-

cuni concorrenti.ma di non molto ualore,ondegl’ha fupetati ageuolmen*

te coll’eccellenza dell’arte,e fapere trattenerfi,e farli grato a i gen tirhuomi-

ni. Ha guadagnato allai.per che lelue opere gli fono fiate benilfimo paga-

te, mafarebbe ftato ben fitto, chein quefti fuoi ultimi anni, non haucllela-

uorato fe non per palìatempo, per non feemarfi coll’operc manco buone, la

riputazioneguadagnatafinegl’anni migliori , e quando la natura per la fua

declinazione non rendeua alì’impcifetto
.
Quando il V afari fcriitore della

prefente ftoria tu l’anno 1^66 a Vinezia andò a uificare Tiziano , come fuo

amicifiimo>elo trouò,ancorcheuecchilIìmofulTe,coni pennelliin manca
dipignere;& hebbe molto piaceredi uedere ropcrefue,edi ragionare coti

eflbiilquale gli fece conoiccre MelTer Gian MariaV erdezottigentil’huomo

VenizianOjgiouanepien di uirtu,amico di Tiziano, Se aflai ragioneuoledi

legQatoce5cdipincore,comemoftro in alcuni paefi difegnatidaluibeUifsi-

nii. HacoftuidimanodiTiziano,iiqualcama,i5coficrua come padre, due

figure dipinte aolio in due nicchic,ciccun’Apol!o,& una Diana.

Tiziano adunque hauendod’ottime pitture adornato Vinezia, anzi tutta

Italia,& altre parti del mondo merita eilere amato,& olìeruato da gl’artth-

in mokeeofe ammirato, S< imitato i come quegli,che ha fittc,t fa tur-
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taui;ioperccfegned’infiaitalodc,eduretannoquantopuo la ratmom ttf-

grhiiominidluftri.

Hora fe bene molti fono ftati con Tiziano,per irnparatemoo épcrò gra-

de il numero di coIoro,che neramente fi poflano dire fuoi dilcepolirpcrcio-

che non ka molto infegnato,ma haimparato ciafeuno piu,e meno, fecondo

cheha faputo pigliare dall’oprc, fatte da Tiziano. E fiato con eflb lui tragh

altri vnGiouanniFiaminghojchedi figurcjcofi piccole,comcgrandi.èftjto

aflai lodato maeftro,e ne i ritratti raarauiglioio,come fi uede in Napoli, do*

ue è uiuuto alcun tempo, e finalmente morto. Furonodimandicoftui(il.

cheglidouerà in tutti i tempi eficred’honore)! difegni dell’Anotomie, che

fece intagliare,emandar’fuori con lafuaoperajl’eccelIentilHmoADcireaVri

lalio. Ma quegUchepiuditattihaÌmitatoTiziano,efiatoParisBo£idonc,

ìlqualenatoinTreuihdi padre TriuifanOje madre Viniziana,fii condono

d’otto anni a Vinezia in cafa alcuni fuoi parenti . Done,imparato .cheheb-

begtamatica,efattofieccellentiJrimo mufico,andòa ftare con Tiziano,mi

non ui confilmò molti anni .percioche ucdsndo quell’ huorao non cflcrc

molto uago d’infegnare a Tuoi giouani,anco pregato da loro fommamentc,

&:inuitato con la pacienza,a portarli bene; fi rifiolue a partirli, dolendoli ia

Enitaméte,che di qgiorni falle morto Giorgioocj la cui manieragli piaceua

{bmmamente,ma molto piu i’hauer fama di bene, e uoien rieri infegoaie cé

amorequeI!o,chefapeua. Ma poi che altro fare non fi poteua, fi mife Patii

in animo di volere per ogni modo feguitarc la maniera di Giorgionc.

E coli datoli a lauorare,& a contrafarc deli’opere di colui,fi fece tale, cheué

nein bonifiìmo credito . Onde nella fua età di diciotco anni gli fu allogata

una tauola da fatfijper la Chiefa di san Niccolo de’frati minori, iichebaué

do intefo Tiziano,fece tanro con mezzi, e con fauori , che gliele tolledima-

fio,o per impedirgli,che non potelle coli torto moftrarè la fila uittu,opate

tirato dal diliderio di guadagnare .

•• Dopo ellendo Pans chiamato aVicenza a fare una ftoria a'firelco nella log

giadipiazza,ouefi tien r5gione,&acanto a quella.chehaueuagiafiutaTi-

ziano de! giudizio di Salamoneiandòben volentieri, e ui fece unallotia di

Noe con i figliuoli,che fu tenuta,per diligenza,e difegnooperaragioneuo-

le,enonmen bella,che quella di Tiziano, in tanto che fono tenute araenduc

da chi non fa il uero,d’una mano medefima . Tornato Parisa Vinezia,fe-

ce a frefico alcuni Ignudi a pie del ponte di Rialto, per Io qual faggio gli furo

no fatte fare alcune facciate di cafe per Vinezia . Chiamato poi aTreuiii,QÌ

fccefimilmente alcunefacciate,5c altri lauot!,& in particolare molti ritrat-

ti,che piacquero affai
.
Quello de! Magnifico M. Alberto Vnigo,quellodi

M. Marco SeraualIejdiM. Francefeo da Qi.icr,e del Canonico Roucre,ciiió

fignor Alberti. Nel duomo della detta città fece in una tauola nel mezzo

della Chiefa ad iftanza del Signor Vicario, la natiuità di GiefuChrifto:&ap

prcflo una reflurezionc . In san Francefeo fece un’altra tauola al Caualiete

Rouere. vn’altra in san Girolamo,&: una in Ogni Santi con uariate teftedi

santi,csante,e tutte bellc,euarienciractitudini,ene’ucftimcnti.‘

Fece un’altra tauola in san Eorenzo,& in san Polo fece tre cappelle. Nella

maggiore delle quali fece Chrifto,chc rcfufcit3,grande quantocil viaojSi

accó-
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icèwtìpagnaiodagran raohitudine d’Angeli.neli’alcra alcuni {àntijCÓ mol
d AogdiatcornojcncIiaterzaGicfuCbnlto munanuuola,con UNoftra
ponna,che gli preferita san Domenico, lequali tutte opere l'hanno fatto

conofcerepcrùalenc’huomo,& amoreuole della fua città. In Viueziapoi,

douequafiiempreèhabitatOjhafattoin diaerfì tempi molte opere, mal»
piu beila,

e pm notabile,e dignifilmadi lodCiChc faccde mai Paris, hi vna ilo

flanella Scuola di san iMarco da san Giouannije Polo; nella quale è quando
qaclpcfcatoteprcfentaallaSignoiiadi Vineziaranclio disan Marco, cor

rn calàmento in profpettiua beliidimo,incorno alquale fiede il fenato con

il Doge . In frai quali senatori fono molti ritratti di naturale «iuaci > e bea

Ènti oltre modo, la bellezza di queft’ opera , lauorata cofi bene, e colorita s

frdcOjfu cagioncjche egli comincio ad edere adoperato da molti gétil'huo

inÌDÌ.ondenellacafagrandedeFofchari da san Barnaba fece molte piccu-

fc,cquadri,e fra falere un Chrifto,che fcefo al Limbo > ne caua i santi Padri

cbeètcnutacofafingoiare.NellaChiefadisan lobin canal Reio, fece una
beiliiìima tauola, fc ìnsanGiouanniinBragolaunl’ahra. & timedefìmoa

ianta Maria della Cclcftc,& a santa Marina . Ma conofcédo Paris, che a chi

Duole eilereadoperato in V inezia bifogna far troppa feruitu in cortegtan-

doqucfto,equelio;Hrifolue,ccmehuomodinaturaquicco>e]óranoda cer

d modidi fare,adegui occalìonc che uenifle,andarc a lauoraredi fuori quel

l’-t^ere,che Innanzi gli mccrefìe la fortuna,(enzahauerleairc mendicando,

perche trasferlioh con buona occafionei’annoijjS. in Francia al feruizio

del R.e Francefcogli fece molti ritratti di dame,& altri quadri di diuetfepic

ture, enei medefimo tempo dipinfeaMonììgnor dìGuifaun quadroda

ChiefabeiliIiìmo,&uno da camera di Venere,c Cupido.

Al Cardinale di Loreno fece vn diri fto Ecce Homoi& un Gioue con Io, e

molte altreopere. Mandò al Redi Pollonia un quadro, che fu tenuto co-

fa beliillim2,nc! quale era Gioue con una Ninfe.

In Fiandra mandò due altri belhlBmi quadri, una santa Maria Madalena

nclt'Eremo,accompagnatada certi AngelijÒc una Diana , che fi laua con le

fueNinfeiiiunfonie. Iquali due quadri gli fece fare il Caudiano Milane-

k Medico della Rcina MarÌ3,per donargli a fua altezza.

In Auguftafcceincafade’Fucchcri molte opere nel loro palazzo, di gran-

diffitna importanza, e per ualu ta di tre mila feudi.

E nella medcilma città fece peri Prineri
,
grand'huommi di quel luogo ,

UDqaadronegràde, douein profpettiua mile tutti icique ordini d’architee

tura, che fii opera molto bella . Et un’ altro quadro da camera, ilquale è ap

preflbilCardinaled’Augufta.

luCremahafattomsanco Agoflinodue t3Uole,inun3 delle qnalicri-

trauoil Signor Giulio Manfrone,pcc un san Giorgio tutto armato

,

Ilmedc/ìrao ha facto molte opere ir. Ciuitale di Belluno , che fono loda-

te, cparticolarmenie una tauoia in sanca Maria, & un’ altra in san Giofc{>

chefono beliillìme.

InGcnoua mando al Signor Ottauiano Grimaldo un fuq ritratto gran-

de quanto ii uiuo,ebciliirimo, Òccon elio un’altro quadro hrailcd unadon

lulàlciuilllma.
. . .HHhhh
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Andato poiParisaMiIanOjfccenclIaChieradirànCelfoitiTna tatioìastca

nefigurein aria,efoctoun bellitììmopaefc, fecondo che fidiceaiftanzadd

5,Carloda Roma,e nel palazzo del medcfimo,i. gra quadri a olio. In ono

Venere,e Marte lotto la retedi Vulcanojeneiraltro i! ReD3Uir,chenedclaoi

re Bcrfabe dalle feruedi lei olla lóce.Et appi dio il ritratto di q) S. cqi!odd.a

fignora Paula Vifeoti (ua cólòrte,& alcuni pezzi di paelì no molto gradi,ma

bcliilTì;ni . Nelmedcfimo tempo dipiufe molte faucled’Ouidio al Marche

fé d’Aftorga.chele portòfccoinlfpagna .Similmente alSignor Toromafo

Waiinidipinferaoltecoièjddlequalinon accade far menzione. E quello

balli liauerdettodi paiis,ilquaIeeliendo d’anni fetrantacinquejleneftacó

Tua comodità in cafa quietamen te,& lauora per piacere a richieftad’ alcuni

Principi, 6c.il tri amici fuoi,fuggendo la concorrenza.eccrreuane ambizio-

ni per non edere ofTcfoje perche non gli fia turbata una fuaforama tranquil

lira,
e
pacejda coloro che non uanno(come dice egli)in uerità, macon dop-

pie uip,ma)ignarnenre, e con niunacarità.ladoueegliè auezzoauiuercfem

piicemente,econ una certa bontà naturale, e non sa rocii!izzare>neuiuerc

afturaraenre. Hacofluiultimamentecondouovn bellilììmo quadro, per

JaDuthedadi Sanoia,d’una Venere con Cupido, che dormono jculloditi

da un feruo; tanto ben fattijchenon fi pofiòno lodare a baftanza.

Ma qui non è da tacercjche quella maniera di pittura;.cheèquari difmej

fa in tutti gi’aitri luoghi, fi mantien uiuadal setenilfimo fenato di Vinezia,

cioè i! mufaico
.
petcioche di quefto è flato quafi buona;e principal cagione

Tizianojilqiiale.quantoè ftatoio Iui,ha fitto opera fempreebein Vinezia

(ìa eferciraro.e fatto dare honorare prouifioni,a chi ha di ciò lauorato.

Onde fono fiate fatte diuerfe opere nella Chiefa di san warco , equalìrino-

uati tutti iueechi, e ridotta quella forte di pittura a queil’eccelléza, che può

«fiere,& ad altro cermjne,ch’eIIanonfuinFirenze,&in Roma al tempo di

GiotrOjd’Alefib Ba!douinetti,dcÌ Ghirlandale di Gherardo miniatore.

E tutto che fi è fatto in Vinezia è uenuto dal difegno di Tiziano, cd’alcriew

celienti pittori,che n’hanno fatto difegni » e cartoni coloriti , accio lopcrcfi

conducellino a quella perfezzion'c,a che fi ueggiono codette quelledel por

tico di san Marco, doue in una nicchia molto bella è il giudizio di Salamo-

De,canto bello,chenon fi potrebbein uerita coni colori farealtrimcnci.

Nel medefimo luogo è l’albero di Noflra Donna di mano di LodouicoRof

fo,tutto pieno di Sibilleje Profeti fatti d’unagentil maniera,ben commella,

&cona(7ai,ebuon'riiieuo .Ma ninno ha meglio lauoratodi queft’arteacé

pi noflrijchc Valerio,^ Vincenzio Zuccheri Triutfani. di manode quali fi

ueggiono in san Marco diuerfe,e molte itorie, e particolarmente quella del

l’Apocalifiejneilaqualefònodintornoal trono di Dio i quattro Euangcli-

fli in forma d’animali, i fette Candelabri,& altre molte cole, tanto ben coo-

dotte,che guardandole da baffo paiono fatte di colori,con ipenne ili a olio,

oltra che fi uede loro in mano,& appreflo quadretti pìccoli pienedi figurtt

le fatte con grandillima diligenza.

Intanto,cbe paiono non dico pitture,ma cole miniate, c pure fono di pie

trecommellt. Vi fono anco molti ritratii,di Carlo quinto Imperatore, di

Ferdinando luofratcliojchcaluifucccdette ncli’imptiiOi&Walfimjliano
Bghao-
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^jliaoloJiefloFtfrdinandoj&hog^Impcratore. Siroilmentela te/Iadel

j
jjltìflndimo Cardina! Bembo,gloru de! (eco! noftro , e quella dei Magni-

.. .. fattecontantadiligcora>cunione,era!ni€ntcaccoraoa

ilumiile carni, le tìn te,rombce,e l’akrecolc, che non fi può ucdcr rae-

gjio.ne piu bell’opera di lltnil materia . E di uero c gran peccato che queftt

jrtc ccccilencillima del fare di Mufaico, per lafua beilexza,dccrctnicà, non
£apiuinulbdiquello,cheè,e che per opera de’ principi , che poflon farlo»

jjonci li attenda.

Ohreaideiti.halauoratodi Mufaico in sa Marco aconcorrenzadc’Zuc

ebeti Bartolomeo Bozzato,ilquaie fi è portato anch’ egli nelle fue opc
reiamododadoucrnecllcrefemprelodato. Maquello chein

ciò fareè flatoatutti djgrandiirimoaiuto,èlbta la pre>

fenza,egl’auuertiraentidiTiziano. Deiquale, oi»

uei detti,e molti altri,è llato difcepolojcl’ha

aiutato in molte opere vn Girola-

mo (non fo il cognome) se

non di Tizia-

no.

Ilfine della vita diTfilano da fiador pittore^.

K H h h h a
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f«clicpot€aanofàtloconofccreperfuo difcepolo. EcoS amandolo Tom-

aaiDente,& ingegnaodofi con amore; e dal giouane cflcndo parirocte ama
Ksgiadicarono i popoli che douede non pure clfere ccccIJéie al pari del Tuo

macftro, machelodouede padare di gran lunga . E fu tanto l’amore, e be*

cioolcn^a reciproca fra ouefti quafi padre,e figlitiolo,ch€ Iacopo no piu del

Tarta,madel Sanfoumo, comincio in que primi anni a edere chiamato, e co

ficftatOjcfaca Tempre . Cominciando dunque Iacopo a efercitarcjfu tal-

nienreaiutato dalia natura nelle cofejche egli fcce,che ancora che egli non
molto ftodio Scdiligentia ufade taluoltanclToperare, fi uedeua nondimc-
roiquel{o,chefaceua,faciiità,dolce2za,gra2ia.&un certo che di leggiadro,

molto grato agli occhi degli artefici, incan to che ogni Tuo fchizzOjO legno,

o

bomba Tempre haiiuro una mouentia &fieiezza,cheapochi TcoitoriTuo-

le porgere la natura . Giouò anco pur’ atTai all’uno, de all’altro la pratica , e

raaiicizta.,che nella lorofanciullez2a,&poi nella giouen tu hebberoinfieme

Andrea del Sarto,& Iacopo San(ouino,i quali Teguitando la maniera mede
lima nel dilegno,hebbero la medefima grazia nel fare, l’uno nella pictura,&

l’altro nella scultura,pei che conferendo infiemei dubbi] dell’arce, e fàcédo

Iacopo per Andrea modelli di figure, s’aiu tarlano l’un l’altro lommamente.
Echeciofiauero, ne fa fede quello, che nella tauola di san Franccfcodelle

monachedi oia Pentolini è un’san GiouanniEuangclifta.ilqualefuricratto-

daunbcllillimo modello di terra,che in qnei giorniilSanfouino fece a con
correntia di Baccio da monte Lupojpchel’Ai te di por’ santa Maria uoleua

fireuna ftatuadi braccia quattro di bronzo in vna nicchia.al canto di Or’sa

Michele,<iirimpetto a Cimatori, per laquale ancora che Iacopo faceflc piu

bello modello di terra, che Baccio|, fu allogata nondimeno piu uolentieti al

Mótelupo.per efler’uecchio maeftro,che al Sanfouino, ancoraché tulle me
giio l’opera Tua, fe bene era giouane. ilqual modello èhogginclle mani

degl’hercdi di NanniVnghero,c!ic c cofa bcllilllma, alquaìe Nanni efiendo

amico allora il Sanfoiiino,gli fece alcuni modelli di putti grandi di terra, de

d’una figura d’un’ san NiccoladaToleniino,i quali fumo fatti l’uno, de Tal

nodi legno grandi quanto i! uiuo. con aiuto del Sanfouino,e porti alla cap-

pelladci detto Tanto nella Chiefa di santo Spirito . Ellendo per quelle cagio

uiconofeiuto Iacopo da rutti gl’arcefici di Firenze, e tenuto giouanedi bel*

loingegno, de ottimi roftumi
;
fuda Giolianoda san Gallo, architetto di

Papa iulio lccondo,condottoa Romacongrandirtìmafaiisfazicnerua: peio

che piacendogli oltre modo le rtatueantiche,che fono in Behicdere,fi milea

difcgnarlc,onde Bramante archi tetto anch’egli di Papa lulio.che allora te-

neuail primo luogo,ehabitaua in Bcluederejuirto de’difcgrii di quefto gio

iianc;dc di tondo rilieuc uno ignudo a giacere di terra, chccglihaueualat»

(u,ilqualeteneua un’uafò per un calamaio ;gii piacque tanto > chele prefea

fiuorire,& gli ordinò,che deuefle ritrar’di cera grande il Laocconre.ilqua

lefaceua ritrarre anco da altri, per sedarne poi uno di bronzo, due daZac-
cheriaZachi da Volterra , Alonfo Berugetra Spagnolo, de al uccchio da Bo
legna,! quaii>quando tutti furono finiti Bramante ftccucdctiia Rafiael la
210 da VfbinOjperlaperechi 1 ; fuiledi quattroportato mt g!.o. La duut tu

giudicato daRartaclicchc il Sanicirtnocofigicuanehaijcilr paiìato iu::i sH
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altri digran lunga.ondepoi per coti figlio di Domenico Cardinal Grimahi,

fu a Bramante ordinato eh e fi douefie fare gittate di bronzo quel di Iacopo,

ccofifatcalaforma.&gettatolodimecallojucnnebeniflìmo. Ladoue n-

netto,& datola al Carainalelo tenne fin’che uifie non men caro che fehu-

feTanttco. E uencndoa morteiComecofararifiimalolafciòaUaSignorialc

reniffima di V inezia, laquale hauendolo tenuto molti anni nell arraatio

della fiala del Confiigiio dc’Dicci.lo donò finalmente l’anno 1 554.

alCardinaledi Loreno,chelocondufleinFrancia. MentrechcilSanfcui-

noacquiftandogtcrnalmcntecon li ftudij dell’arte nomein Roma, era ia

molta confiderazione.infcrmandofii Giuliano da san Gallo,ilqualelo tene-

ua in cala io Borgo uecchio
,
quando parti di Roma, per uenireaFitenzeia

cefte,e mutare ariajgli fu da Bramate crouata una camera pure inBorgotec

chio nel palazzo di Domenico dalla Rouere Cardinale di san Clemente,da

ue ancora alloggiaua Pieno Perugino,iIquale in quel tempo, per Papa Gm»

lio,dipigneualauoltadcI!acameradiTorre Borgia,pcrchchaucndouifta

Pietro la bella maniera del .Sanfouino,gU fece fare per fé molti modelli dice

ra,& fra gli altri un Chrifto deporto di Croce tutto tondo>con molte fiale,

&figure,che fu cofiabelliirima.llqualeinficmc conia! tre cofedi quella fot

te,e modelli di varie fancafie,fui ono poi raccolte tutte da M.GiouanniGad

di, c fono hoggi nelle fuecafe in Fiorenza alla piazza di Madonna. Quclte

fte colè dico furono cagione che’l Sanfouino pigliò grandiflìma pratica eoo

maeftro Luca Signorelli, pi trote Cortonefie,con Bramantino da Milano,c6

Bernardino Pincuricliio.có Ccfiarc Cefiariano.che era allorain pregiopb*

ucrc comeii tato Vi truuio:& con molti a! tri famofi,e begli ingegni di qaelli

età. Bramante adunque defiderandcjche'l Sanfùuiuo fullè notoaPapa lu-

lioiordinòdifargliaconciarealcuncanticaglie. Ondeegli mciroui mano

looftrònel ralTettarle tanta grazia,& diligenza,che’l Papa,e chiunque Icuid

degiudicò,che non fi potefl'e far meglio, lequalilode, pcheauanzallefeftef

fo,fipronarono di maniera il Sanfouino.che datoli oltra modo alli ftudij,ef-

(endo ancogentiletrodi compIellìone,con qualche trafiordineaddoilodi

quclli,che fanno igiouani s’amaiò di maniera, che fu forzato per falate del-

la Ulta ritornare a Fiorenza,douegioLiandoii laria natiua, l’aiuto d’efiet’gio

uane,& la diligcntÌ3,& cura de’.Medici,guari dei tutto in pocotempo.perlo

cheparueaMefier Piero pitrifilqualeprocuraua allora.che nella facciata, do

ueèl’oriuolodi Mercato Nuouo in Frenzefidouefiefareuna Noftea Don-

na di marmo; che eflendo in Fiorenza molti giouani ualenn, & ancora mac

Uri uecchi,fìdoueiìedarequeIiauoroachidi querti facerte meglio un mo-

dello. La doue fattone fare unoa BacciodaMonteiupo, un’ahroaZacche-

ria Zarij da V olrcrr.i,che era ancheg!i,ii medefimo anno , tornato aFioreo

za,un’3Ìtroa Baccio Bandir.eli,iSc iin’a! tro al S.infouinoipoftiin giudizio,fi

da Lorenzo Credi pittore eccel!eme,&'perronadi giudizio,& dibouiàdaio

Ì’honore,&: l’opera al Sa'i{ouino,&: coli daglal tri gtudici,artefici,& inten-

denti. mafie beneglifu perciò allogata quella opera, fu nondimeno inda-

giato tantoa prouedcrglijC condurgli il marmo, per opera,& inuidiadAuc

rardo da Filicelajilqualefauorma giàdcinéceil BandintIio,&odÌ3uailSa

fouinojche veduta qi!a larghezza, fu da altri Citcadioi ordinato,cLcdoue»
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le&réfnodegPApcftoli di marmo gradi che andauano nella Chiefa disara

Maria del Fiore, onde fatto il modello d’un san Iacopo:i!<^ùale modello hcb

be, finito che fu l’opera, Meder Binde Altoiiiti , comincio quella figura,

&conLÌnouando di lauorarla con ogni diligcntia,& fludio, la conduce a fi

ne tanto perféctamente,che ella è figura miracoIora,e moftra in tutre le par-

ti cfiereftaralauorata con incredibile ftudiOjediligétiarnepanni, nelle brac

aa,emani traforatej& condotte con tant’acte,& con tanta grazia, che non

fipDonel marmo ueder’meglio. ondeilSanfouino moftcoinche modofi

laQorauanoi panni rraforati,haucndo quelli condotti caniofottilmente, &
Énaturali,cliein alcuni luoghi ha campato nel marmo la grollezza che’! na

mra!e!àncllepieghe,&in fu lembi,e nella fine deuiuagni del pannormo-
dodificile,echciinolegr3n tempo,epacieGzaa uolere, cheriefea in modo,
che moftfi la perfezzione dell’arte , laquale figura è fiata nell’ opera da qud
tempo che fu finita dal Sanfouino fin’ a l’anno 156 j. nel qual tempo,dcI mele

di Dicembre fu meda nella Chiefa di santa Maria del Fiore, per honcrare la

uenuta della ReinaGiouànnad’Auftria,mogliedi donFrancefcode’Medi

ci Principe di Fiorenza, e di Siena. Doue è tenuta cofararifiìina, infieraecS

gli altri Apoftoli pure di marmo,fatti a concorrentia da altri artefici, come
s’cdetto, nelle uite loro.

Fece in quefto tempo medefimo;pcr Mefier Giouannt Caddi una Vehe-
redi marmo in furunnicchio,beiIilÌìraa,fi come era anco i! modello che era

in cafa Francefeo Monteuarchi,amico di quefte arti,
e gli mandò ma

le per ì’innundaticnedel fiume d’Arno l’anno i558.Fece ancora un putto di

ftoppa, 5c un Cecero belliilìmo quanto fi può, di marmo,per il medtfimo m.

Giouanni Caddi con molt’altre cofe.chefono ir«ca{afua,&aMcfierBindo

Ahonici.fecefareun camino di spela gran didima, tutto di macigno intaglia

to da Benedetto da Rouezzano,che fu porto nelle cafe lue di Firenze : doue

al Sanfouino fece fare una ftoria di figure piccole per metterla nei fregio di

detto camino,con Vulcano, &: altri Dei, che fu cofa rariflìma : ma molto piu

begli fono due putti di marmo che erano foprai! fornimento di quefto ca-

tninod quali ceneuano alcune arme dell! Altouitiin manoj i quali ne fono

fiati leuatidalSig.don Luigi di Tolcdo,chehabita la calàdi detto M.sindoj

&pofti incorno a una fontana nel fuo giardino in Fiorenza dietro a frati de

Semi . Due al tri putti pur di marmo di firaordinaria bellezza fono d» mano
dclmedefimoincafaGiouanfrancefcoRidolfi,i quali tengono firailmcntc

nn’arme. Le quali tutte opere feciono cenerei! Sanfouino da tutta Fioren-

za,& da quelli dell’arte eccellentiflìmo.egraziofomaeftro.per lo che Giona
ni Bartolini,hauendo fatto murare nel fuo giardino di Guaifonda una cafot

tajuolfe che il Sanfouino gli facefledi marmo un Bacco giouinetto, quanto
il uiuo,perche dal Sanfouino fattone il modello,piacque tanto a Giouanni

,

che fattogli conlegnare il marmo, Iacopo lo comincio con tanta uoglia, che

lauorando uolaua con le mani,e có i’ingegno.studiò dico quell’ opera di ma
niera,per farla pertetta,che fi mite a ritrarre dal uiuo,ancot chefurtedi ver»

no un fuo garzonc,chiamato Pippo de! F.ibbro, facendo Ilare ignudo buo-

na parre del giorno. Ilqualc Pippo farebbe riufei co Uilenie huomo,pirche

fi storzaua con ogni fatica d’imitare il maefiro.
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Mìo fnfleio ftarenuclo,econ lateftafcopertain quella ftagione,opafeR

iroppo lUul‘are,epatird\fagi non lufinicoii Bacco,che egli impazzò, iufai

) a maniera de! fare i’attimdini,& lo moftrò
,
perche un giorno che pioueui

dfrottamente,chiamando il Sanfouino Pippo » & egli non rifpondcQdo
,
lo

uidde poi falito {opra il retto in dmad’un camino ignudo, chefaceuaFatu-

tudinedel (uo Bacco, altre uolte pigliando lenzuola, o altri pannigrandijC

quali bagnati fc gli recaua adolTo all’ignudojcome fuile un modello di terra

o cenci,& acconciarla le pieghcipoi (alendo in cerri luoghi ftrani,&acrean

dofi inattirudinihor d’una,hor d’altra maniera, di Profeta, d’Apoftolo, dì

soIdatOjO d’alctOjfi faceua ritrarre , ftando coll Io Ipazio di due bore, fcnzi

faue!]are,e nó altri tnéci,che fe fude flato unajftatua imobjIe.Moltealttcfimi

li piaccuoii pazzie fece il pouero Pippoimafopra tutto mai nolìpotèdimen

ticare il Bacco,che hauea fatto il Sanfouino, fe non quando in pochi annifi

mori. Ma tornando alla flatua,condotta chefuafìnefutenuialapiubdU

opera,che falle mai fatta da maelfro moderno jattefo che’l Sanfouino mo-

fìrò in effa una difficaltà,ncn piu ufatajnel fare fpiccato intorno intorno va

braccio in aria che tiene una tazza del medefìrao marmo traforata tralc di-

ta,tanto fo ttilmen te che fe ne tien molto pocojokre che per ogni uerfo.c ti

IO ben’di{pofla.& accordata quella attitudine,& tanto ben proporzionstc,

&bclleiegambe,& iebracciajatraccareaquel totfò,cheparene! uederlo,&

toccarlo molto piu fimiiealla carne. In tanto che quel notnechegl’hajda

chi lo uede {egli conuienej& ancor molto piu
.
Queft’opera dico,6niia che

fujmencre cheviiTe Giouanni,fa uifìtatainquel cortile di Gualfonda da tot

ti i terrazzani,e forcflicri,e molto lodata

.

Ma poieflèndo Giuuanni morto , Gherardo Bartolinifaofratellojado-

nò al Duca Ccfimodlqiiaie come cofa rara, la tiene nelle fue ftanzeconal-

tre bellillìrae ftatue.che ha di marmo. Fece al detto Gioiianni un Crociò!'^

lo di legno molto bel!o,che è in cafà loro,e molte cole antiche , fiediraandi

Michel. Hauédofipo! l'anno 1514. a fare un riccbilE. apparato in Fiorenza,

per la uenu ta di Papa Leone X. fu dato ordine dalla Signoriavcda Giuliano

de’Medici,che Ci facefiero molti archi trionfali di legno indiuerlì luoghi del

1 ? città. OndeilSanfouinOjnonfoiofeceidifegnidi mokhnutoircinoim

pagnia Andrea del Sarto,a fare egli Aedo la facciata di santa Maria del Fio-

re, tutta di legno,con ftacue,econ ilì:orie,&: ordine d’architetturajnel modo

apunto,che farebbe ben fatto, eh’ella fleile, per tome aia quello , che viedi

componimcnto,& ordine Tedefeo
.

perche melfoui tnano(per nonditeho

ra alcuna cofa della coperta di cela,che per san Giouanni,& al trefefte Iblea

niiìime foleua coprire la piazza di santa Maria del Fiore, Se di eilo san Gioua

ni,e{lendofi di ciò m altro luogo faueliato a baftauza)dico, che fotto quelle

tende Iiaueua ordì nato il Sanfouino la detta facciata di lauoro corintoiòJ

che fattala aguifa d’arco trionfale, haueua meflo fopra un grandiilimoimba

famenco,daogni banda le colonne doppie,con certi nicchionifra lo^o,pi^

nidi Sgurc ratte tonde, che hgurauano gl’Apoftoliie fopra erano alcuoe

florie grandi di mtzzo ri!ieuo,fin te di bronzo, di cofe del uecchio tcllamea

to . Alcuncdeliequaliancorafiueggionolungarnoincafadc tanfredini.

Sopra fegujtauanogl’archi:raui,frcgi;&cornicÌonÌ,chcnraliauaiio,&a^
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pfrffo uàtli,ebei!i{lìmi frontespizi) .Ncgrangoli poi'c!egI’archì,nellegros-

j{ac,efotto,erano ftociedipinte di chiaro kuro dimano dVndrea delSaf

ti3,ebcllifstmc.E in fomma quella opera del Sanfbuino fu tale,cheueggeB

dolaPapa Leone difle.che era un peccato,che coli ferra nonfùfle la ucra fac-

ciata di quel Tcmpio,che fu cominciata da ArnolfoTedefco. Fece il mede
Émo Sanfouino nel detto apparato per la uenuta di LeoneX. oltre la detta

fecdata,un cauallo di tondo rilieuo,tutto di terra,e cimatura, fopra un bafa

mento muratodn atto di fallare,& con unafìgura fono di braccia noue.

Laquale opcrafu fetta con tanta brauura,e ficrezza,che piacque, e fu molto

lodata da Pp. Leone, ondceflb Sàlouino fu da Iacopo Saluiati menato a bi

dirci piedi al Pp.chegli fece molte carezze.Partico il Pp. diFircze,&abboc

catofi a Bologna con il ReFrancefeo primo di Francia, fi rifolue tornarfene

aFirenze. ondefu dato ordine al Sanlouino, chefaceile un arco trionfalea!

la porta san Gallo, onde egli non difeordandopunto dafemedefimo,iocon*

duflcfimileall’altrccofe chehaueiia fette, cioè bello a marauiglia,pieno di

ftatuc,cdiqHadn di pi tturcottimamentelauorati . Hauendopoi deliberi

»s«a Saniita che fi facelle di marmo la fecciata di san Loretirotmcntre che

Vaspettauada Roma Raffaclloda Vrbino,&ilBuonarruoto; il Sanfouino

d’ordine del Papa,fcce un difegoo di quella . ilqualc piacendo affai nefu fet

tofareda Baccio d’Agnolo un modello di legno beliiffimo. E in tanto haué

donc fette un'altro il Buonarruoto,fu a lui,& al Sanfouino ordinato,chean
daflcro a Pietra Santa. Doue hauendo trouati molti marmi: madiffidli a c5

dtìr(ì,perfono tanto rcmpo,che tornati a Firenze trouarono il Papa partito

perRoma, perche andatigli-amcndue dietro con i loro modelli.ciafcunoda

perfe,giunrcapuncofecopo,quando il modello del Buonarruoto fimoftra

uaasuaSantitàin Torre Borgia, maoongli uennefettoqucllochefìpenfa

H4.percioche,douecredeuadidoucrealmenofotto Michdagnolo far parte

dt quelle Ha tue,cheandauano in detta opera, hauendogiienefatto parole il

Papa,e datogliene intenzione MichcÌagnolo,s’auidegiimtoin Roma che e(

fe Buonarruoto uolcuaefierelolo . .
T utcauia,effendofi condotto a Roma ,

per non totnarfeneaFiorenzain uatioj fi rifolue fermarli m Roma, e quiui

attendere alla scultura,&: architettura. £ coll hauendo tolta a fere per Giq
canfrancefeo Martelli Fiorentino una Noftra Doonadi marmo , maggiore

del naturale,la conduflebellifiuna col putto in braccio . E fu pofta fopra vn

jlt^e dentro alla portàprincipaledisanto Agoftino,quando s’entra amati

ritta. 11 modello di terra della quale ftatua donò al Priore di Romade’Sat-
iuatj,che lo pofè in una cappella del fuo palazzo,ful canto della piazza di sa

Piero al principio di sorgo nuouo . Fece poi,non paffbmolto.per la cappel-

Jache haucua fatta fare il Reuetédiiritno Cardinale Albonrenfe,nelIa Chic
fadelliSpagnuoli in Roraa,fopra l’altarejUna ila tua di marmo di braccia 4.

citta modo lodatillìma.d’un’san l3Copo,ilqualc ha una mouéria molto gr*

tiofa,& è condotto con pertèitione,6cgmditio,ondegliarccò grandi-

flima fema; & mentre che feccua quelle ìtatue, feccia pianta, & model-
lo, e poi cominciò a fere murare laChiefe di san Marcello de’frati de Sec-

ui,opera cerco bclliflìma . Et fèguitando d’cfferc adoperato nelle cole d’ar*

chitectura,fece a Mcffcr Marco Cofeia una loggia belJilIìma fulla firada che

Uiii
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uaa Roma,aPontc Molle nella uìaAppia,per la compagnia del CrooGdo
della Chiela di san Marcello un’CrocihlIo di legno da por tarca procelSoce

molto grauoro,& per Antonio Cardinale di Monte, cominciò una gran iab

bricaallafua uigna,iaordi Roma in ful’acqua vergine. E forfè èdi mano

di Iacopo un molto bel ritratto di marmo,dr detto Cardinaluecchiodi.Mó

•re,che hoggi è nel palazzo del Signor Fabiano al Monte san Sauino foprala

porta della camera principale di sala, fece fare ancora la caladi Mefler Luigi

Leoni molto comoda,6cin Banchi un’ palazzo,che è dalla cafa de Caddi, il

quale fu poi compero da Filippo Strozzi-,che certo è comodo,e be!iiffinio,&

con molti ornamenti. EUendolì in quello tempo, colfauoredi Papa Leo*

neleuatofulanationeFiorentinajaconcorrentiadeTedefchi, SrdclliSpa-

gnuoli>& de Franzefì, i quali haueuono chi finito,& chi cominciato in Ro

male Chiefe delie loro nazioni,6cquelle fatte,adornate, ecominciateavfi-

ziare folennemente,haueua chiefto di poter fare ancor’ eflauna Chiefa,

Di chehauendo dato ordine il Papa a Lodouico Capponi, allora Confolo

della natione. fu deliberato,chedietro Banchi a! principiodiftrada laliain

fulla riua del Teucre, fi facelfc una grandiflìma Chiefa, e fi dedicale a sa Gio

nanni Batiftajlaquale.per magnificenza,grandezza, fpefa,ornamenti,edife

gno,quella di tutte l’al tre nazioni auanzaiTc. Concorrendodunque in fi-

fe difegni per quell’opera,Raffaello da Vrbino, Antonio da san Galb,&Ba1

dallarre da Siena,dcil Sanfouinojueduto che il Papahebbe i difegni di tattij

lodò,come migliore,quello del Sanfouino.per hauere egli oltre all’ altre co

fefatto fu quattro canti di quella Chiefa,p ciafeuno una tribuna,& nclmez

zo una maggiore tribuna, limile a quella pian ta,cheSebaftiano Setljo> poli

nel Tuo fecondo libro di architettura, laonde concorrendo, col uolcredd

Papa tutti i capi della natione Fiorentina,con molto fauoredel Sanfouino,

•fi cominciò aiódare una parte di qfta.Chiefa lunga tutta za. canne.Manoa

ui eflendo fpatio,e uolendo pur fare la facciata di detta Chiefa in falla dirit-

tura delle cafe di ftradaIu]ia,cranonecel!itati entrare nel fiume delTcnete

almeno quindici canne, ilche piacendo a mo!ti,per effere maggiore spefa, et

piufuperba il fare i fondamenti nel fiume, si mifemano a farli,e ui fpefero

piu di quaran ta mila feudi,che farebbono ballanti a fare la meta della mura

ghadcìla Chiefa. intanto il Sanfouino che era capo di quella fabbrica, mcn

'tre che di mano in mano fi fondaua,cafcò,& fatto'fi male d’impotcauza,fife

ce dopo alcuni giorni portare aFiorenza,per curarli, lafciandoa quella cu-

fa,comcs’èdecto,per fondare il fello Antoniodasan Gallo. Ma non andò

molto,chehauendo,per la mortedi LeoneperdutoUnationeuno apoggio

fi grande,& un Principe tanto fpIcndtdo,fi abandonò lafabrica,pet quacró

duco la Ulta di Papa Adriano V I. poi creato Clemente, per feguitareil

defimo ordine,e dilegno,fu ordinato cheli Sanfouino ritornalfej&fcguiral

fequellafabrica,nclmedefimomodochel’haueuaord!nataprima,ecofifi

rimeflo raanoalauorare. &in tanto egliprefeafiirelarepolnira del Cari

naie d’Aragonia,&quelia del Cardinale Aginenre,&: fatto giacominciarea

lauorarcimairaipergiicrnamcnti:&: fatti molti modelli perlefigurcjhaoc

uagia Roma in poter luoj&: faccua molte cofe per tutti quei signori impot

tantifiìme.
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QoandoDio per caftigo di quella città,e per abaflarc la Tuperbia delli habi-

tatotidiRoma ,pcrmitk che uenifle Borbone con l’c^ercitoa^ei giornid*

Maggio 1517. e chefude meflo a (àccho,eferro,efuoco tutra quella città

.

fJciia quale rouina,olcrea molti ai tri belli ingegni,checapitacono male, fu

forzato il Saniouino a partirli con fuo gran danno di Roma , Se a fùggirfi in

Vincaia,per indi paflarc in Francia a icruigi del Re,douecra già flato chia-

mato . Ma ttattenendofi in quella cinà
,
per proucderfi molte cofe , che di

tane era rpogliatojcmetccrfla ordine , fu detto al Principe Andrea Griri*

Aquile era molto amico alle uirtu,chequiui era Iacopo Sansouino. onde ve

flocoindclìdeciodi parlargli,pcrchea puntoinquegiorni Domenico Cac
dinaleGrimaniglihaueuafattointendere.che'l Saniòuino iarebbeftatoa

propofico per lecupoledisan Marco,lot’ChiefaptincipaleJcquali»& dallo

daroéto debole,&daUauccchiaia,c da eflcre male incatenate,erano tutte ag

tc,& minacciauano rouina; lo fece chiamare. E dopo molte accoglienze,e

lunghi ragionamenti hauuci,gli diire,chcuoleua,ene Io pregaua, che ripa-

radcaila rouina di quefteTribunctilche promife il Sanfouido di fere, e ri-

mediarui, c coli prefo afere quefl’opera,ui fece mettere manoj& accomoda
to tutte l’arraadure di drente,& fette trauate,a guife di ftelle

,
pùnieliò nel

cauodel legno di mezzo tuttii Iegni,cheteneuano il ciclo della Tribuna, et

concortinedi legnami Icricinfedi drente,in guifa,che poi di fuora, & con
catene di ferro fttingendole,& rinfiancandolecon altri muri. &difortofa*

tendo nuouifondamenti a piiaftri,che le reggeuanojle fortificò, & aficurò

per Tempre . Nel che farcfcce ftupire Vinczia,e reftarefodisfatto,non pure

jlGriitijC che fu piu,
a
qiiello cetcniflìrao Senato,rendè tanta chiarezza della

nirtufua,checdendo(nniiaropeca)morto ilProtomacftrode signori Pro

curatoti di sau Marco,che è il primo luogo,che danno quei signori agli in-

gegfìicri.& architetti loro, Io diedero a lui con la cafe folica,6c con ptouifio-

Qc aliai conuenien te

.

La doue accettatolo il SanfoUino ben uo!enticri,& fermato l’animo, di-

enne capo di tutte lefabbriche lorojcon fuo honore,& commodo. Fecedu
qucprimamente,la fabbrica publica della Zeccha, laqualeegli diflgnò,&
iparti dentro con canto otdine,& comodità, per fcruitio , ecomodo di tanti

manifattorijchenon èin luogo nelluno un’Era rio,tanta beneordinato, ne
con maggior fortezza di quello jilquale adornò tuttocon ordine ruftico,

molto beilo, ilqualemodo nófieflendoulato primainqueilacittà,reiema-

fauigliaallai agli huomini di quel luogo. Perlo che conofeiuro l’ingegno

dclSanfouino eflereper fecuitio di quella città,atto a ogni loro bifogno, lo

fcciono attendere molti anni allefotiificationi dello ftatoloro . Ne pallò

molco.chereguico per ordine del ConfigliodeDieci,iabe!lillìma,& ricchi*

Cmafabrica della Libreria di san Marco incontro al palazzo della signoria,

con tanto ordine d in taglio,di cornici,di colonne,capitegh,& mezze figure

per mtta ropcra,cheè unamarauiglia . E tutto fi è fatto fenza tifparmio niii

nodi fpelàj onde cofta infinoa hoggi cento 50. nailaducati, Se è'tenuto mol»
lo in pc egio in quella città per edere piena di ricchiflìmi p3uimenti,di ftuc-

chi,&di ftcrie.perle fele di quel luogo ;&fcalepubliche adornate di uarie

pitture, come s’è ragionato nella ulta di Baiifla Fraco, oltre a molte altre bel

lliii 1
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le comodiiaj&ricchi ornamenti che haiiella entrata della porta principale,

<he rendono,& macftà,& grandezza,moftrando la uirtu del Sanlouioo.iU

qual modo di tare fu cagione che in quella città,nella quale in fino all’ bota

non era entrato mai modo fe non di fare le cale, ci palazzi loro eoo un mede

lìmo ordine feguitando letnpre ciafcimo Jemedelìme cofejCon la medefima

jTJifura,&u{anzauecchia;fenzauariarerecondo illlto,chcfi cruouauano,o

fecódola comodità, fu cagione dico,che fi cominciaflero a fabncarecónuo

ui dilegni,& migliore ordine,le cofe publiche.e le priuatc. Et il primo pa-

lazzojchefacefiefuqudlodi M. Giorgio Cornaro,corabelliinma,& fatta có

ccmodi,& ornarneniicondecenti.difpefa di feudi feitanra mila . Da che

mollo vn’altrogentii’huomo da ca^oelfino, nc fecefareal Sanlouinoun’alr

tro minore con fpelà di trenta mila feudi, IodanlTimo5& belli (lìmo . E dopo

fece quello del Moro con spefa di uenri mila lcudi-,che fu fimilracntc molto

Iodatoj& apprelfo molti altri di minore fpefa nella città,e nel contado.

In tanto che fi può dire quella Magnifica città hoggi per quàtuà,e qualità

di.foncuofije bene in teli edifizij r:.rplendere,& eflerein quella partequdlo

ch’cil’èipenngegnOjinduftriajc uirtu di Iacopo Sanfouino, cheper ciò meri

tagrandilfima laude. Ellendocon quefteopereèftatocagione.cbeigcD-*

lil’huoraini Viniziàni bino condotta rarchnettura moderna nella lorocit^

tì,pcrcioche non loloui fi è fatto quello, cheèpaflato perle lue mani, ma

molte.anzi infinite altre cofe,chelonollarc condottedaaltri maeftri, chela

fono andati ad habitare, & fianuoai magnifiche cofe operato.

Pece ancora Iacopo la fabrica della loggia della piazza di san Marco d’ordi»

ne CerilitOjche è a piedi del campaniledi detto san Marco, con ornamento

ricchilfirao di colonne,& quattro nicchie, nelle quali fono quattro figure

grandi quanto il naturale di bronzo,e di lemma bellezza. Et fu quell’opera

quali una belliilìma baia al detto campanile,ilquale è largo da pie,una delle

faccie piedi 35. che tanto in circa è Tornamento de! Sanfouino, & alto da ter

xa,finoalla cornice,doiie/òno lefinefire delle campane piedi lóo.dal piano

di detta corn ice fin’ alla! tra difopta,do}ie è il coiriaore,fono piedi 15.&M
tro dado difopra è alto piedi i3. e mezzo . Et da quello piano dai corridore

fino alla Piramide pignia,o punta,che fc la chiamino,fono piedi 60 in cima

della quale punta i! quadricello,lcpra ilquale pofa l’/ingioloè alto piedi fci.

f il detto A ngio!o,chegifa calco dieci piedi, di maniera che tuttaraltczia

«iene ad eficie piedi igz.

Diede ancora ii diregno,& condullc per la scuoIa,o uerofratcrniià,ecó*

pagnia della M!lericordia,ia fabrica di quel luogo grandilfima,e di spefa di

ijo.mila feudi. Rifece la Chiefa di san Francesco della Vigna, doucftaaoo

iftati de zoccoli,operagrandnIìraa,e d’importanza. Ne per quello, mentre

che ha attefo a tante fabnche ha mai reftato,chc per fiio diletto non babbia

fatto giornalmenie opere grandillìme,& belledi scultura , di marmo, &<ii

brózo. sopra la pila dell’acqua santa ne frati della Cagrandeedi lua mano

lina llatuajfacia di marmo per un san Giouanni Batifta, molto bella, dodi*

tifilma.

A Padoua alla cappella del santo è una lloria grande di marmo , di maao

.del raedefimo^di figure di mezzo rilieuo beilifiì.Tie, d’un miracolo di santo

Antonio
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AnConiodiPadouajlaqaalcinquelluogoèftiinataailai. AiJ'cntrare delle

fiale del palazzodi san Marco fa luttauia di marmo informa didue giganti

bdjilHtni,di braccia£èttei’uno,un Nettunno,& un Marte. Mofirandolc

forze,ebefaa in terra,& in mare quella serehiiSma Republica.

Fece una bcililUcna ftatuad’an Ercole al Duca di Ferrara. & nella Chtefa di

s.Mafcotece 4.rtoricd! brózo di mezzo tilieuo,alceun braccio,»ScIughevno

emezzOjper mettere a un pergamo,con iftone di quello Euangehlta,tenute

Boltoin pregioperlauarietaloro. Etfopra la porta del medefimosà Mar
co ba fatto una Noflra Donna di marmo grande quanto il naturale, tenuta

cofàbellitIima,& alla porta della sagreftia di detto locOjè di fua mano la por

udì bronzo, diuifa in due parti belliiììme.c con iftonedi Giefu Chrifto, tut

tcdimezzoriIiciio,elauorateecccIlentilIìmanience}& fopra la porta dello

Arfenale ha fatto una beìliliima Noftra Donna di matmo,che tiene il figlio

loin collo. Lcquali tutte opere non rolohannoi!luftrato,& adornato ql-

laRepublica,ma hanno fatto conokerc giornalmente il Sanfouino,perec-

celienciffimo arcchce,& amare,& houorare dalla magnificenza , elibcralità

di que’signori: e parimente da gl’al tri artefici,referendofi alai tutto quello

discultura,& architettura che è ftatoin quella città al fuo tempo operato.

Enei acro ha meritato i’ccccll. di Iacopo dieftere tenuta nel ptimogradom
quella città , fra gl 'artefici dei difegno: e che la Tua uirtu fia ftara amata , &
ollcroaca unmerfàlmcnceda i nobili,edai plebei .percicche oltre all’ altre

colf,egli ha,comes’èdctto,fatto coiruofapere,egiudizio,chefièquaridel

tutto rinouata quella citrà,& inparato il.uero,e buon modo di fabricare.

Ma fé ella ha riceuucodalui bellezza, & ornamento j egli all’incontro c

dalei ftato molto benificato. Conciofia.che oltre alia! tre cole, egH cuiua

IO in ella, da che prima ui andò infino al l'età di 7 3 . anni {anilIlmo,cgagiiar

do. egli ha tanto conferito l’aria,e quel Cielo,che non nemoftrain un cer-

to modo piu che quaranta. Ethaueduro eueded'un fuouirtuofifijmo fi-

gliuolo,huomodilettere,due nipoti un mafchio,& vnafemniinasaniflìmi,

cbcllijConTomma Tua contentezza. E che cpiu,uiue ancora felicilììmamca

ie,& con tutti que comodi, &agi,chemaggioci può hauereunparfuo.

Ha Tempre amato grartefici:& in particolare è ftaroamiciflìroodeircccell. e

famofòTizianojComefuanco^mentrc uillejdi M.Pietro Aretino, per lequa

licofe,ho giudicato ben farto,(e bene uiue,£ire di lui quefta honorata me>
moria. EmatfimamentCjchehoggimai è per far poco nella fcultura.

Ha hauuto ilSàiouino molti dilcepoìi in Fiorenza Niccolo detto ilT/iboIo

,

comes’cdettotilSolosmeo da Sectignano.chc fini dalle figuregrandiinfuo

ri,tutta la lèpoltura di marmo,chea MonteCafino,dou:-èil corpo di Piero

dc’Medici che affogo nei fiume del Gangliano. Similmente c ftato fuo difee

polo Girolamo da Ferrara,detto il Lombardo, del quale s’è ragionato nella

vita di Benuenuto Garofiilo Fcrrarere;&: il qaale,& dal primo Sanrouino,et

daquefto fecondo ha imparato l’arte di maniera,che oltre alle cole di Lore-

lOjdcllequalifièfauellato; & di marmo, &di bronzo, ha in Viaeria moire

Opere lauorato.Coftuifc bene capito fotte li Sanfouino d’età di trenta an-

nose con poco dift-gnoiancora che haueile innanzi lauorato di icuìtura al-

tane CofcjClTendo piu toftolraomo diletccre,& di corte^chc fcu!tore,attcfe

nondimeno
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nondimeno di maniera,chcin pochi anni fece quel profitto,che (i ucdeoel-

le facoperc di mezzo rilieuojche fono nelle fabrichc dcllaLibreruj&iog-

giadeUampaniledisan Marco, nelle quali opere fi portò tanto bene, che

potè poi fare da fefolo le ftatuedi marmo, ei Profeti chclauorò,coraeli{liirc

alia Madonna di Loreto.

Fuancoradifcepolo del Sanfouino Iacopo Co!onna,che mori a Bologna

già trenta anni fono lauorando un’opera d’importanza . Coftui fece in Vi-

hezia nclIaChiefa di san Saluadore un san Girolamo di marmo ignudo,che

fiuedeancorain una nicchia intorno all’organo.che fu bella figura,&moU
60 lodata;&a Santa Croce della Giudecca fece un’ Chrifto

,
pure ignudo di

rnarmo,chcmortra!epiaghe,con bello attifizio;S: parimente a san Giouan

ni nuouojtre figure,santa Dorotea,santa Lucia,& santa Catherina. Et in sa

ta Marina fi vede di fua mano un cauallo con un Capitano armato (opra, le

quali opere poflono fiate al pari con quante ne fono in Vinezia.

In PadouanellaChiefadi santo Antonio, fece di ftuccho detto fante, esan

Bernardino ueftiti . Della medefima maretta fecea Mcfler Luigi Cornato

vna Minerua,una Venere,& una Diana,maggiori del naturale,c tutte ton-

de. Di marmo, un Mercurio,cdi terra cotta un Marzio ignudo,egiouinct

IO,che fi caua vna fpina d’un piejanzi,moflràdo hauerla cauata,tienecóuna

mano il pie,guardando la ferita,& con l’altra pare che uoglia nettarelafètis

ta con un panno, laquale opera,perche è la migliore,che mai facelle coibi,

difegnail detto Mefler Luigi farla gettare di bronzo. Aimedefimo fece un'

altro Mercurio di pietra,ilqualefu poi donato al Duca Federigo di Manto-

ua.

Fu parimente difcepolo del SanfouinoTizìano da Padou3,sculiorc,ilqui

le nella loggia del campanile di san Marco di Vinetiajfcolpi di marmo alcu-

ne fìgurettei&nelIaChiefa del medefimosan Marco fi uede purdaluifcol

pito,& gettato di bronzo un bello,egran coperchio di pila di bronzo, nella

cappella di san Giouannì . Haueua coflui fatto la flatua d’un san Giouan-

ni.neiquale fono i quattro Euangelifli,e quattro ftorie di san Giouannicó

bello artifizio,per gettarladi bronzo; mamorendofi d’anni trentacinque,

limafeil mondo priuo d’un eccell. e ualorofo artefice. E di mano di coftui

la uoltadella cappella di santo Antonino da Padoua,con molto riccho par-

timcntodi ftuccho. HaucuacominciatoperlaraedefimaunferragliodicL

que archi di bronzo.che erano pieni di ftorie di quel santo, con altrefigutc

di raezzo,eba(lo rilieuo: ma rimale anco quefto,per la fua morte imperfetto

e per difeordia di coloro,che haueuano cura di farla fare.Et n’erano già fta-

ci gettati molti pezzi,che riufeiuano beiliflìtniie fatte le cere per moltialcii.

C^ando coftui fi mori,c rimafe perle dette cagioni ognicofa adictro. U me

dcIimoTiziano,quanàoiI Vafarifeceil già detto apparaco,peci Signori dd

la;'coropagnia della Calza in Canareio,fece in quello alcune ftatuc di cetra,

cmolti termini. E fu molte uolte adoperato in ornamenti di scene, teatri,

archi,& altre cofe fimiIi,con Tuo molto honorcihauédo fatto cofe tutte pic-

ncd’inuenzioni,capricci,e uarietàjefopra tutto con molta preftezza.

Pietro da Salo fu anch’egli dllcepolo del Sanfouino . & hauendo durato

a in cagliare fogliami infino alla fua età di créta anni,finalméteaiucatodalSa

fótiino
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fetiinOjChcgrinfegnòjfidiedeafarefignredimarmo. Nelchefi comptac-

qac,e ftudio dimanierajche in due anni faceuada fc. comene fenno fede al

enne opere affai buone,che di fua mano fono nella tribuna di san Marco.

&la ftatua d’un Marte maggioredel naruralejcheènellafacciata del palazzo

poblico. laquale ftatuaèin compagniadi treal credi manodibuoni artefi-

ci.ftce ancora nelle lìanze del Configliode X. due figure,UDa di mafchio,et

falera di femina,in compagnia d’altredue latte dal oaneTe Caranco,fcultorc

difomma lode, ilquale.come fi dira,fu anch’egli difcepolo del Sanfouino.

Lcquali figure fono per ornamentod’un camino. Fece oltre ciò,Pietro tre

figurcchefonoafanto Antonio maggiori del uiuOj& tutte tonde, efono

vnaGiuftitia unaForTezza,ela ftatua d'un Capitano generale dell’armata

Vinitiana,condotte con buona pratica. Fece ancora la ftatua d’una luftuia

die ha bella attltudine,&buon difegnojpoftafopra una colonna nella piaz

za di Murano,& un’altra nella piazza del Riahodi Vinezia, per loftegno di

quella pierra,doue fi fanno i bandi publici,chefi chiama il Gobbo di Rial-

to. iequali opere hanno fatto coftui conofeere per boniffitno fcultore.

Io Padouanel San tofèccunaTcridemolto bella, & un Bacco, che priemc

?n grappo! d’uua in una tazza,& quella,laquale fu la piu dificile figura , che

mai faceile,& la migliore,morendo lalsò a fuoi figliuoli, che l’hanno anco-?

rain cafajper uenderla a chi meglio conofcerà,e pagherà le fotiche,che in ql

lafece il loro padre.

Fu parimente difcepolo di Iacopo Aleffandro Victoria daTrento,fcultO

re molto eccellente,& amiciflimo degli ftudij,ilquale con belliftima manica

raha moftroin moltecofecheha fatto, cofi di ftuccho,comedi marmo, ui-

Bczzad’ingegno,e bella maniera, e che ieiue opere fono da effere tenutein

E . Edi mancvdi coftnifonoin Vineziaalla portaprincipiàle dellaLi*

rlis. Marco due feminone di pietra alte palmi io. l’iina, che fono mol
IO belle,grariore,& da efler molto lodate. Ha.fotio nel Sàio di Padoua aliale

pò!curaConterfnaqU3ttrofigure,duoì Ichiaui,o aero prigioni con una Fa-

n5a,& una Tecis,aute di pietra,& uno Angiolo piedi x alto, ilqnale è ftato

poftofopra il campanile de! Duomo di Verona, cheè molto bella ftatua

,

in Dalman tia,mandò pure di pictra.quartro Apoftoli nel duomo di Ttcu al

ti cinquepiedil’uno.fece ancora alcune figure d’argenro per la fcuoladi sari

Giouanni Euangeliftadi VÌDetia,molregratio{e,lequali erano turtedi ton-

dorilicuo,& un san Teodorod’argeniodi piedidue,tuttorondo,lauorò

di marmo nella cappella Grimana a san Sebaftiano due figurc,al te trepiedi

fona, 6c apreffo fece una Pietà,con duefigure di pietra tenute buonc,cbc Co

noasanSaluadorcin Vinetia. Fece un Mercurioal pergamo di palazzo di

san Marco,che rifponde (opra la piazza,tenuro buona figura

.

Et a san Fraocefeo della V igna,fecc tre figure grande quanto il naiurale,tut

tedipietra,moltobelle,gratiofe,& ben condotte , santo Antonio, sanSe-
baftianu,& santo Rocco,& nella ChiefadeCrocichieri, fece di ftuccodue

figure alte lei piedi runa,pofte all’altare raaggiare,molto beile, & della me
defima materia fece,come giàs'è detto , tutti gli ornamenii , che fono nelle

volte delle fcalcnuoue del palazzo di san Macco,con nari partimenii di ftuc

chijdoueBacifta Fraaco,dipinfepoincuani,douclonoleftoric,lcfigure,3c
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Icgrocteichecheuiro/io. Parimenrefece AleflandcoqueHedelle fcaWd«l

la Libreria di san Marcoymttcopere di gran fatrura.'&ne’fran miooriuDa

cappella,& nellit?aoladimarmo,che èbelliirjraajegrandilBma.l’ASuQa

rione della Noftca Donna dimezzo n!ieuo,con cinque BguroneabaSb, che

lianno del grand,e,e fon fatte con bcllaiT5aniera,graue,&beiloandarcdipa

ni,c condotte con diligentia. Lequalifiguredimarmofonosanleronimo

sanGiouanbaufta,san Pietro, santo Andrea, e san Lìonardo, alte lei piedi

l'una,ele migliori di quante opere ha fatto infin’ahora. Nel finimento di

quefta cappella fui frontefpitiojfonoduefigurepurcdi marmo, moltogta»

tiofe,ealteotto piedil’una.il medefimo Vittoria ha fatto molti ritratu di

inarmojcbelliffime tefte,&foroigIiano.cio èquella del Signor Giouanbati

ftaFeredo,pofta nel'aChicfa di santo Stefano,queIla di CamilloTreuifano

Orator e,po flanella ChicfadisanGiouannije Po!o,ilclarifsimoMarcaDto

nio Grimani>anchcgli pollo nella Chiela di san Seballiano: & in san Gimi-

gniano il Piouano di detta Chiefa . Ha parimente ritratto MefTer Andrea

ì.o:edano,M. Priano da Lagie, 8c dua fratelli daCa Pellegrini Oratori, cioè

M.Vinccnrio,& M.GiQoanbatilla. & percheil Victoriaègiouanc,claucra

volcntieriiiiirtuoro,affabile,difidctolo d’acquillare nome,e fama,& in fom

ma gentilifsiirio.fi può credere che uiuendo fi habbia a uedere di lui ogni

giorno bellilsirae opere, e degnedel fuo cognome V etcoria: e che uiuendo

habbia a ellere cccellenufsimo scultorcjc meritare fopraglaliri di quel pae

ielapalma.

Ecciancora.un Tomraaloda Luganoscultore,cheèftacoanch’eglimol-

ti anni col Sanfouino,& ha fatto con lo fcarpcllo molte figure nella iibcena

di san Martìaio compagnia d’altri,come s’è detto,dc molto belle. E poi par

«icodal SarifpinnQ ha fatto dafe una Noftra Donna col Fanciullo in braccio

& a piedi san Giouannino,che fono figure tutte c tre di fi bellafoi'ma,atfitu

dinejÓC manifra,chepollono ftarefra tutte i’-akre ftaiue moderne belle,che

fonom V eneua . iaquale opera è polla nella Chiefa disan Baltiano. E vna

tcHadi Carlo qninto Imperatore, laquale fece collui di marmo dalmezzo in

fu,èftata cenutacolaraarauigliolà.efumoltograta asuaMaellà. Mapchc

Totnmalofi èdilettato piu tollotli lauoraredi lluccho,chedi marmo,o bró

tzo5fonodiluamanoinfiniiebellilIimefigure,& opere fatte da lui di cotal

materia in cafadiucrfrgenbl’huoraini diVinctia. e quello balli hauete det-

to di lui.

Finalmente de Lombardi ci rella a far memoria di Iacopo Brefeianogio-

nane di 14. anni che s’è partito non è molto dal Sanlbuinoje ilqoalehadato

faggio a Vinetia m molti anni che u‘è fiato di elTexeingegnofOj&didoucte

riulcire ccccl)ente,come poi è riufeito neii’opere, che ha fatto in Brclciafoa

patria, e particolarmente nel palazzo publico: ma le Itudia, e uiue lì uedran-

no anco di Tua mano cole maggiori,e migliori,ellcndo fpiritolo, edi bcllilii

mo ingegno.

De noftri Tofeani è fiato difcepolo del Sanlouino Bartolomeo Amanti»

ti Fiorentino del quale in molti luoghi di quell opera s’è già fatto memoria.

Coftuidico lauorò fotte il Sanlouino in Vinetia,
e
poiinPadouapcrMcilft

Marco da Mancouaccceilentillimo Doctoredi Medicina, in cala delqu^
fcccvB
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grandiflimo gigante nel fao cortile di un pezzo di pietra,& la fila (e

polcurajconmolteftatuc. DopouentìtorAraannatoaRoiaaranno ijjo.

gli furono allogate da Giorgio Vafarijquattro ftatue di braccia quattro Tu*

njdimartno,perlafepoIturadel Cardinale dc'Monti vecchio,laqiialePapa

lalto terzo haucua allogata a elio Giorgio nella Ghiefa di san Pietro a moq-
iorio,comc fi dirà.lequali ftatuefnrono renate molto beile

.
perchehauen-

dogli il Vafari pofto amore, lo fece conofccreal detto lulio terzoj ilquale ha
Bendo ordinato quello flifiedafare Io fece mettere in opera, e coll ambidue
aocil Vafari,c TAmannatoper un pezzojlauoraronoinfieme alla vigna.

Ha non molto dopo,che il VafarifauenuroaferuirerlDuca CofimoaFio
renza,e(Tendo motto il detto Papa. l’Amannato,che fi trouaua lenza kuo-
fo,&Ìn Roma da quel Pontefice edere male fiato fodisfattodcllefue fatiche

firillc al Vafari,pregando!o,chc comel’haueua aiutato in Roma, coll uolcs

fé aiutarlo in Fiorenza apprefib ai Duca.

Onde cl V afari adopcrandofi in ciocaldamente , Io códude al feruizk) di

sua Ecccll. per cui hamokeftatuedimarmo,edtbtonzo, cheancofanon

fono in opera lauorate.per lo giardino di Caftello,hafarto due figure di bro

zo,maggiori de! uiuo. cioè Hercole,che fa fcoppiare Anteo, alquale AnicOf

in uocedcllo spirito,erceacqua in gran copia per bocca . Finalmente ha có

dotto TAmanato il Colofiodi Ncttunno di marmo cheèin piazza,alto brac

eia dicci,e mezzo. Ma pcrcheroperadellafonte,acuihadaftareinmezzo

ildettoNettunnononèlinit3>non ne dirò altro, llmedcfimo Amannaro,
come^rchitetto,atcende,con fuo molto honore,e lode alla fabbrica de Pic-

ti.oellaqualc opera ha grande occafione di moftracelauirtu, & grandezza

dell’animo fuoieiamagiiificenza^e grande animo del Duca Cofimo.

Direi molti particolari di quefto s. ultore, ma perche mi è amico ; & altri fé

condo,che in tendo ferine lecofe fue,non dirò altro,per non metrere mano
aquello,che daaltri he meglio,cheio forfè non faprei raccontarlo.

Reftaci per ultimo de difcepoli del Sanfouino a far tnen rione del Danefe

Cataneo fcultorc da Carrara,ilquale efiendo anco piccol fanciullo ftette có

cflb lui a V inezia, e partitofì danni 19. dal detto fuo maeftro, fece da perfein

san Marco un fanciullo di marmo,& un san Lorenzo, nella Chiefa de’fraci

minoti . A san Saluadore un’altro fanciullo di marmoi& a san Giouanni , e

Polo la ftatua d’un Bacco ignudo, che preme un grappol d’uua, d’unauire,

ches’aggira intorno a un tronco,che ha dietro alle gambe, laquale ftatua è

boggiin cafade’Mozzanighidasan Barnaba. Halauoraio molte figure per

la Libreria di san Marco,eperla loggia del Campanile inficme con a! tri, de’

quali fi èdifbpra fauellaco. &oltteledette,quclieduechegiafidilIeefrerc

BcllcftanzedelConfigliode’Dicci. Ritrafle di marmo il Cardinale Bem-
bo,&ilContarino Capitan generale dell’armata Viniziana . iquali ambia

due fono in santo Antoniodi Padoua,conbeIli,e ricchi ornamenti atorno.

E nella medefima città di radona in san Giouanni diVcrdara è di mano del

Ocdcfimoilritrattodi Mcfler Girolamo Gigante lureconfulto dotcillimo.

A Vineziahafatcoinsanto AntoniodeJla Giudeccail ritratto naturaliflì*

ttodclGiuftiniano Luogotenente del gràMafteodi Malta, e qllo del Tic-

Polo Rito tre uolie ecneralcimaqucftcnon fono anco fiate mede a iìuo?hÌ

KKkkk
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loro . Ma la maggiore opera,

e
piu fegn alata, che habbia fattali oanefcè Ha

to in Verona asanta Anaftafia una cappella di marmi ricc3,&configuregrS

di,al Signor HercalePregofo in memoria del Signor lano.giaSignor di Ge
noua,6c poi Capirano generale de Vmitiani,al fernitio de’qualimori.Qac«

fta opera è d’ordine'Corintoin'guffa -d’arc-o triorrfale, c duiirata da qaauo
gran colonne tonde ftrìate,con i capitegli a foglie di oliiia,che poiano fopra

un bafamento di conuenien te altezza,ferendo il uanodel mezzo largo una_

uolta piu che unodiquellidaile bande, con vn’ arco frale colonne, lopraJ

quale pofa in fu capitegli rarchitraue,& la cornice, e nei mezzo dentro al-

Parco uno ornamento molto bello di pilaftri,con cornice, & frÓtcfpjzio,cot

campo d’una tauola di paragone nero be!ii{Iimo,douc èia ftacua (fun Chri

ito ignudo maggior del uiuo. tutta tonda,e molto buona figura,laquale fta-

ftua ftainattodi moftrare le Tue piaghe,con un’pezzodi panno rilegato nei

fianchi fralegambe.e fino in terra, sopra glfengcli dell’arco fono fegni del-

ia fua pa{lìonc,e tra le due colonne,che fono da! laro deliro, fta fopra vn ba-

iàmentOjUna ftatua tutta tonda,fetta perii Sig. lano Fregolo tutta armata al

l'antica,faluojchemoftra lebraccia,& legambe nude, & tiene la man man-

ca fopra il pomo della spada,che ha cin ta,& con la dcftra il baftone genera-

le,hauendo dietro per inueftitura, che ua dreto alle colonne, una'Minerua

di mezzo riHeuo,che ftandoin aria tiene con una mano una bacchetta Du-

cale.come quella de Dogi di Vinetia, & con ialtra una bandiera
,
drcntoni

l’infegna di sa Maccoj& tra falere due colonne nell’altra inueftitura , eia vit

tu Militare armata col cimiero in capo,con il Sempreuiuo fopra,e con l’im-

prefa nella corazza d’uno Ermellino che lia fopra tino fcoglio circódaiodal

fangOjCon lettere che dicano POTIVSMORI Q^VAM FiEDARjl.

& con rinfegnaFregofa;& fopra è una Vittoria,con una ghirlanda di Lau-

ro,& una palma nelle mani . sopra la colonna,architraue,fregio,& cornice

è vn’altro ordine di- pilaftri,fopra lecimàfe de quali ftànodue figure di mar

mo tonde,& due Trofei pur tondi,& della gran dezza delle altre figure.

Di quefte due Ilatue una èia Fama in atro di ieuarfi a uolo, accennando con

k man dritta al Cielo, &con una tromba che fuona. & quefta ha lom-

li, e bellifsimi panni attorno, e tutco|il refto ignuda, E l’altra è fattajpet

la Eternitàjìaqualeèueftitacon habiropiugrauc, & ftain maeftà, tenendo

nella man manca un cerchio,doue ella guarda, 5c con la delira pigliàunlem

bodi panno,dentcouipalle,chedenotanouarifecoli,con!asfcraceleftc,cia

ta dalla fcrpe,che con la bocca-piglia la coda, nello fpacio del mezzo loprail

cornicione,che fa fare,& mette in mezzo quelle due parti,fono trefcaglioni

doue feggano due putti grandi,& ignudi, iquali tengono un grande feudo

con l’elmo fopra,drenioui l’infegna Fregofa,& lotto i detti fcalini è di para-

gone un’Epitaffio rii lettere,grandi dorate, laquale tutta opera è uerarocnte

degnad’cuerelodata.haucndolailDanefecondotta con molta diligenza,

& d2tQ.beIia.proporzianc,e gratta a quel componimento, & fatto congcao

ftudiociafeuna figura . èil Danefenon pure,come s’è detto,eccellcntesm!

torejma anco buono,e molto lodato Poeta,coracropercfue nedimoHrato

apercamenteionde ha fempre pratica to,& hauuco ilretta amicizia,cóinia§

glori huominùc piu uirtuofi dell’età noftra.® ^ £tdicio
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Ecdicio anco fia argomento qucfta detcaopera,da lui ftata fatta molto poe-

ticamente . E di mano del Danefe nel cortile della Zcccha di Vincziaj'bpra

rornamentodelpozzo.laftatuadelSoleignuda.in cambio della quale ui

tsrfeiìanoque’Signori unaluftitiaimailóanefecon^eròcliein quelluo-

goilSolcèpiu apropolìto
.

Qi^efta ha una vergha d’oro nella mano naan-

caj&uno scetro nella deftta,a fommo alqualefcce un’occhio, & i razzi loia

riartornoalla tefta,& fopra la palla del mondo, circondata dalla fcrpe, che

fi tienein bocca la coda,con alcuni monticelli d’oro per detta palla, genera-

ttdalui. Harebbeui uolutofareil Danefe duealtrcltatue,e quella delia

lama per l’argento,
c
quella del Sole per l’oro,de un’altra per Io ramejma ba

llò a que’Signori.che ui fufic quella dell’oro , come de! piu perfetto di tutti

gl’alifi metalli . Ha cominciato il medefimo Danefe un’altra opera in me-
moria del Principe Lorcdano,Doge di Vinetiaj nella quale fi fpera, chedi

gra lunga habbia a pallate d’inuenzione,e capriccio tutte Tahre Tue cofe.La

quale opera deue elfere pofta nella Chicfa di san Giouanni, e Polo di Vine-

tla. ma perche codui uiuc,e ua tu ttauia lauorando a benefìzio del mondo » e

dell’arte.non diro altro di lui,ne d’altri difcepoli del Sanfouino . Non lafcc

rogia di dire breuemen te d’alcuni altri eccellenti artefici scultori , e pittori

diquelleparti di Vinctia,con roccaficncdeifopradcttijper porrcfineara-

gionaredi loro in quefta uica del Sanfouino

.

Ha dunque hauuto Vicenza in diuerfi tempi ancorch’elTa, scultori, pitto

, 5c architetti
j d’ una parte de’ quali fi fece memoria nella uita di Vittore

ScarpaccÌ3,cmalìimaraente di quei,che fiorirono al tempodelMantegna,e
cheda lui impararono a difegnarcicome furono Bartolomeo Mantcgna; Fra

cefeo Veruzio,e Giouanni Speranza pittori . Di mano de quali fono molte

pitture fparfe per Vicenza. Hora nella medefima città fon© molte Iculture

(limano d’un Giouanni intagliatore,& archltettojchefono ragioneuoliian

cor che la Tua propria profeffione fia fiata di fare ottimamente fogliami,&
animali,come ancora fk,fe bene è uecchio . Parimente Girolamo Pironi V i-

ccniinohafartoin moki luoghi della fua città opere lodeuoli di fcultura,c

pittura, mafia tutti i Vicentini merita di efierefonunamete lodato Andrea

Palladio architetto,per eilere huomo di fingolare ingegno, & giudizio, co-

me nedimoftrano moke opere fatte nella fua patria,e altroue , é particolar-

mente la fabrica del palazzo della comunita,che è molto lodatajcon due por

tiri di componimento dorico,fattj con beliilTime colonne . II medefirno ha

fitto un’paiazzo molto beilo,
e
grandifiìmo oltre ogni credere, al Conte Ot-

tauio de’ Vieti,con infiniti ricchitrimi ornamenti . Et un’altro limile al Có-
teGiufeppo di Porto,chc non può edere ne piu magnifico , ne piu bello , nc

piu degno d'ogni gran Principe,di quello che è. Et un’altro fé ne fa tu ttauia

conordine dei medefimo al Conte Valerio Coricatto, molto fimilc per raae

fia,c grandezza all’antiche fabriche, tanto lodate, fimilmence aiConti di

Valmorana ha già quafi condotto a fine un’ altro fuperbijHmo palazzochc

non cede a niunodei fopradetei in parte ueruna. Nella medefiraacittà,fo»

pra la piazza detta uolgarmen te l’Ifola ha fatto un’altra molto magnifica fab

orica al Signor Valerio Chireggiolo. Et aPughano villa del Vicentino,vna

Wlhllima cafa al Signor Bonifazio Pugliana Caualierc . Et nel medefimo có
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ucìo di Vicenzajàl Finale ha fatto a MelTer Biagio Saraceni un’ alnafabìjti*

ta;^: una a Bagnolo al Signor Vittore Pifani con ricchiffimo,cgran cortile

d’ordine dorico,con bellifsime colonne, preliba Vicenzanellauilladi Li-

fiera ha f^bricaro a! Signor GiGuanfrancefcoValmorana un’altro molto rie

choedihzio con quattro torti in fu i-canti,che fanno bellifssmouedete.

A Meledoaltrefi ha principiato al Conte Francefeo Trirs)nOi& Lodoaico

(uofratello un magnifico palazzo,fopra un collealTai rileu3 to,có moiri (par*

ìiméti di loggie,fcale,& altre comodità da villa . A Capiglia pureful Vicen

tino,fu al Signor Mario Ropeita un’altra limile habitura,con tanti comodi,

ricchi partimcnti dittanze,loggie,e cortiIi,ecàmerededicateadiuerreuinB

ch’ella Tara [oftucódotta,cheheal fuofine.ftàza piu regia,che {ignorile.

A I. imede n’ha fatto vn’altra da villa a! Signor Girolamo de’Godi, & a Vga

Tano un’altra al Conte Iacopo A ngarano che è veramente beilifsima, come

che paia piccola cela ai grande animo di quel Signore. A Quinto, prefloa

Vicenzàfabricòanco,non hamoitOjUrPaliro palagio alCóte Marcantonio

Triene,chehadel grande,edel magnifico quanto piu non faprci dire, in só

ma ha tante grandifsime.e bcHefabriche fatto il Palladio dentro, efuori dì

Vicenza,che quando nonuifufiero a! tre,pollono baltarea fate unacittà ho

noratifsima,& un bcllifsimo contado. In Vineziaha principiato ilmedcli-

mo molte fabriche,ma unafopra tutte,che è marauigliofà,& notabililsima

a imitazione delle cafe,che foleuano fev grantichi neimonafterio della Ca-

rità . L’atfto cH queftaèìargo piedi quaranta^e lungo 54. che tantoèapunto

il diametro del quadrato,ellendo lefue ah una delle tre parti , eraezzo della

Iunhezza.Iecolcrnne,che(bao corinfe,fonogrofie piedi tre,emezzo,&altc

55. Dall’Atrio fi ua nel periftilio,cioè in un clau{fro(cofi chiamato ifiatiilo

rocorti!i)i!quale dalla parte di uerfoI’A trioèdiuifo in cinque pani,tdaifia

chi in fecce,con tre ordini di colonne l’un fopra laltro, che il dorico èdifot-

to,efopiail Ionico,& il Corinto. Dirimpetto ali’Atrio e il refettorio,lungo

due quadrijC alto infino al pianodel periftilio,con leTue officine intornocó

modifsime . Le ficaie lono aiuma che a in forma ouale. e nó hànone muro,

ne colóna,nc parte di mezzo,che le regga, sono larghe piedi tredici; egli fca

lini ne! pofare , fi reggono l’un l’altro, p eflerefitti nel moro. Queffo edifi*

zio erutto fatto di pierreco-tte,cioèmatroni,raluo!ebafèdelleccTnnne,ica-

pitegljjl’impoftedcgl’archi, le ficaie,le fuperficiedeMe cornici,e le fincftretui

te,e le porte . il medefimo Palladio a i monaci Neri di san Benedetto,nel lo-

ro monafterio di san Giorgio maggiore diVineziahafattoun grandilsimp,

e bellifsimo refettorio colfuo ricetto ÌQnàzÌ5& ha cominciatoafondarevna

niaoua'Chie{a,cófibcirordine,rcc6docheraoftrail roodelIo,chclìfiecódOT

taafinejriufcira opa {ìùpéda,e bellifsiraa.Ha oltre ciò cominciatola facciata

della Chiefà dis. I^anc.delIaVigna,laquaIcfa-fàte di pietra IftrianailReue

rendifsirno Grimani,Patriarcad’Aquileia,coii molto magnifica fpefa.joflo

le colonne larghe da pie palmi quattro, & alte quaraurad’ordine Corinto

,

e di già e murato da pie tutto l’imbafamento. AlleGambaraieluogovicinoa

Vinezia fette migHa,in fui fiume della Brenta ha fitto i’ifteflo -Palladio om

molto comoda habitazionea M. Niccolo,& M. Luigi Fofcarijgeotirfiuomi

ciViniziani.
Vq’
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Vnaltran'hafattaaMarocchovilladcI Meftrino al Caualicr Mozzenigo.

j\pióbinoun3a M. Giorgio Cornato, vna alla Moragnamaal Mag. M. Fra

cc(coPifani,& aZigogiarìin fulFadouano UDaalCóie AdouardodaTicne
gctil’haomo Vicédno.in Vdinedel Friuli una al S. Floriano Antimini. alla

Mota.CaftcIpuredsI Friuli,una ai Mag.M. Marco Zeno,có bellilIì.cortìle,e

portici intorno intorno, alla Fratta Cafteldc! Polefinc, unagràfabcica alS.

fracBadoarOjCÓ alcune loggie bellils. ecapricciofe. similmente uicino ad

Aiòlo,CaftellodelTreuifano.. ha códottouna molto comoda habitaziono

alReuerédifs. S. Daniello Batbaro,eletto d’At^uileajCbohafcntto fopra V*
in3UÌo,& al clarils.M-Marcant.fuo ftatello,có rato bcll’ordinejche meglio, e

pianò fi puoimaginare. eira l’ahre cofe ui ha tatto una fontana molto fimi

Ic3qila,chefecef3re Pp. Giulio in Roma alia fua vigna Giulia, cóornameti

p tatto-di ftiicchj,e pitture, fatti da macftri ecc.InGenoua ha fatto m. Luca
Giuftiniano unafabricacódifegno del Palladio, che è tenuta bellifs. come
fono anco tutte le {óprafcri tte,deile quali farebbe ttatalu.nghifs.ftoria uolec

raccótare molti particolari di beilc,e Arane inuéziOHÌ,e capricci.E pche lo-

fio uerrà in luce un’opa delPalladiOjdoùe tarano ftapati due libri d’edifizi}

antichi,& uno di qlli,che ha fatto egli fteifo edificare,nó dirò altro di lui : p
che qftafiaftera a farlo conofcet-e,p qilo ecc. architetto , eh’ egli c tenuto da

cbiunchc uede Pope tuebellitììme. séza cheeflendo anco giouane,& atten*

dédocótinuaméteagli ftudij dell’arte, fi potlono fpateogni giorno di lui co

fe maggiori. Nó tacerò che a tata airtu,ha cógiun ta una fi affabile, c gécil na

tura,che lo réde apprefib d’ognuno amabiliffimo. Onde ha meritato d’ede-

re fiato accettato ncl numero degl’Accademici deldifegno,Fiorentini,infie-

me col Danete,GjureppoSalaiat!,ilTintoretto,eBatifta Farinato da Vero-
na,comefi dica in akro luogo,parlàdo di detti Accademici. Bonifazio phto
reViniziano,del quale nó ho prima hauutocognizione,èdegno anch’eflo

di efferenel numero di tati ecc. artefici annouersto,p edere molto pratico,

&valétecoloritorc. Coftui oltre amoki quadri,e ritratti, che fono pYine-
zia,ha fatto nella Chiefa dc’Seriu della medefiraa città, all’ altare delle relì-

quie,una taaola,doueèvn Chriftoco gl’Apoftoli intorno,eFilippo,chepar

che dica, Dontinr efìcnie nobii pitrm^ laqualec códotta có molto bella, e buo
na maniera. E nella Chiefa delle monache dello Spirito Santo, allaltate dei

lanadónabafàrto im’altrabelliffima tauo;a,cóvna infinità d'h uomini, don
ncjcputti d’ogni etàichc adoranoinfieme eó la V crgine,un Dio Padre che è

in aria có molti Angeli attorno. E ancopittore di adai buon nome in Vioe-

zia Iacopo Fallar©, ilqualcha nella Chiefa degl'Ingiefuati fatto ne portegli

dcirOrgano il beato Giouani Colóbini,che nceuem Cóciftoro l’habi to del

PP.có buon numero di Cardinali.V n’altro Iacopo detto Pisbolica,in santa

natia Maggiore di Vinezia ha fatto una tauolamellaqualeèChriftoI anace
molti-Angeli.&abadoiaN. Dónacógl’Apoftoli. Ec-vn Fabrizio Viniziano

nella Chiefa disama Maria Sebenkro ha dipinto nella facciata d’una cappel-

’la,una benedizione dellafon te del BattefimoyCon moki ritratti di naturale

tfaiii con bellagraziajC buona maniera.

lifine della ulta di Iacopo Sanfouinoficukore Fiorentino.



DI LIONE LIONI ARETINO
E D'ALTRI SCVLTORI, ET

Architetti,

Esche qiieiloycEe fi è cfetto fparfamen tcdifopra del Ca
ualier Lione scultore Aretino, fi èdetto ineidenrememe

nonfiafe non bene,che qui C ragioni con ordine delio-

pere Tue,degne veramente di eflcrecelebraie,edipaflatc

alla memoria degl’^uomini . Coftui dunque hauendoa

principio-actelo airOrefice,e fatto infuagiouanczzamol

te bell opere,c particolarmente ritratti di naturalein co-

pi) d’acciaio per medaglie,duiennein pochi anniin modo eccellente,che ve

ne in cognizione di molti Principi,
e
grad’h uomini: &inparticolarediCar

lo quinto Imperatore, dal quale fu meflo,conolciutala iuauirtu, inopetedi

maggioreimportanza,chc le medaglie non fono. Conciofia, che fece, non

molto dopOjche uenne in cognizione di sua Maeftà.la ftacua di eflo Impera

tote tutta tonda di bronzo maggiore del uiuo:e quella poi con duegufeifot

tiliiriraijUelli d’una molto gentile armatura, chefegli lieua,eueftefacilraen

te,& con canta grazia,che chi la uede ueftiia non s’accorge, e non può quali

credete,ch'ella (la ignudaje quando è nuda mimo crecierebbeageuolinentc

ch’ella potellecofi benearmarfigiamaì. Quella ftamapofalagatnbafinii

.ftra,&con la delira calca il furore,ilqualeèana ftatuaa giacere incatenata

-con la face,& con arme forco di uarie forti . Nella bafe di quell’oper3,laqua

leèhoggiinMadriijfonolcrittcquefteparoie CASARIS YiRTVTE
-FVRÒR DOMITVS. FecedopoqueflellaraeLioneunconiograa

.de per Itampare medaglie disuaMaellàconil roucfciode Giganti fulmina

ti da Giouc . Per le quali opere donò Tlmperatore a Lione vn’enttata di cen

IO cinquantaducari l'anno, in folla Zecchadi Milanovunacomoditlìroaca-

fà nella contrada de’Motoni,e Io fece Caualiere,e di fua famiglia, con dargli

molti priuilegij di nobiltà,per i luoidcfcendenti . E mentre flette Lionecó

sua Maellà in Brufelles hebbe le ilanze nel proprio palazzo dell’Imperatore

che tal uoha per diporto i andaua a uedere lauorare . Fece non molto dopo

di marmo un’altra ftarua pur dell’lmperatore,c quelle deirimperatricesdcl

Re Filippo }& un buftodeil’iftcd'o Imperatore da porfi in alto in mezzo a

due quadri di bronzo .Fece fìmilmen te di bronzo la iella della Rcina Ma-

ria, quello di Ferdinando allora Re de’ Romani, edi Maffimiliano fuoà-

gliuolojhoggi Imperatore,quella della Rcina Leonora,e moki altri,chela

lono polle nella Galleria del palazzo di Bindifi da ella R cina Maria,chelefe

fare.Ma no ui fteccono moIco,pche Hentico Re di Francia ut apiccó fuoccp

uendetta,lafciandouifcritco quelleparole. VeUfoU Maria, dicopcruen-

-dctca,percioche eda Reina pochi anni innanzi haueua fatto a lui il medeli-

mo.comunche fufle l’opera di dectaGalleria non andò innanzi,c le dettelb

tue fono hoggi parte in palazzo del Re Cacolico a Madril, c parte in Alicm

te,porto di mare . Donde le uolcua sua waellà far poirc in Granata,douefo

no le fepolture di tutti i Re di Spagna

.
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Vsl tornare Lione di Spagna (ene porro due mila feudi cotanti, oltrea moL
oaltri doni,&faiiori,chegiifurono fatti in quella corte.

Ha fatto Lione al Ducad‘AlualatclLadilui,que!!adi Carlo quintoj c quel-

lidcl Re Filippo. Al Reueiendiirjmod’Aras,hogei gran Cardinale, detto

Grauela ha fatto alcuni pezzi di bronzo in torma ouaie di braccia duel’vno

ojnricchipartimenii.emezzeftatuedentroui. In unoè Carlo quinto, in

unaltroil Re Fi!ippo,enel terzo elio Cardinale,r;trani di naturale, e tutte

bantioirabaramentidifigurettcgrazjofil'fime. AlSignor'Vefpafiano Con
zagahafattofopraungran buftodt bronzoil rirratrod’Alua,ilqua!€hapo-

ffonellcfuecafeaSabDioneto. Al Signor CefareGózaga ha fetto-purdimc.

tallo una ftatua di quattro braccia, che ha fotte un’altra figura, cheèauitic-

diiatacon un’Hidra;perfiguraredonferrantefuopadre,iiqualecon lafua-

uirtu,eua!orefuperò il uizio,erinuidiajChe haucuano cercato porlo indiSr

grazia di Carlo,per lecofedelgouerno di Milano. Quella ftatua che è toga:

ia,& parte armata all’antica,e parte alla moderna,dcuc edere portata, &pOr
(laaGuaftalla per memoria di elio don Ferran te Capitano ualorofiffimo. ,

llmedefimo ha fatto: come s’è detto in altro luogo iafcpoltura del Signor©:

Gio. Iacopo Medici Marchele di Mavignano ,
-fratello di-Papa Pio quatto

cheé polla nei Duomo di Milano lunga uentotto palmi in circa. Se alta qua

.

tanta. Quella erutta di marmo di Carrara, & ornatadi quattro colonne,

-

doenerc el3Ìanche,che come cofa rara,furono dal Papa mandate, da Roma
aMiIanoje due altre maggiori, che fono di pietra macchiata , fimile al dial-

pro. lequali tutte e quattro fono concordate fotto unamedelìma cornice,

.

con artifizio non piu ufato: come uolleqiiel Pontefice, chcfece fare il tutto

con ordinediMichelagnolo. eccetto però le cinque figure di bronzo, che-

uifonódi mòno di Lione. La prima delle quali, maggiore di tutte, eia Ha—,

tuadiello Marchefein piedi, c maggiore de! uiuo, che'ha nella delira il ba—,

ftonedel generalato, e l’altra lopra un’eImo,che è in furun-tronco molto rie

camente ornato, alla fini lira di quella è una llatua minore,-per la Pace,&
alla delira un’altra fatta per la virtù Militare. E qucfi:e’fonoafedere,&in

alpettotuctemeIle,edogliofe.l’ahrediie,cheronoinalto-unaèla Prouidé.

za>el’a!tra!a Fama. E nel mezzo al pari diquelle-èin bronzo una bclliffìma

natiuità di Chrillo di ballo nlieuo . In fine di tutta Toperaióno due figure

dimarmojchereggono un’arme di palle di quel Signore.

Quella opera fu pagata feudi 7800 fecondo che furono d’accordo in Roma
rillullrifli, Cardinal Morone,& il Signor Agabrio Serbelioni . Il medefi-

mo ha fatto al Signor GiouambatillaCallaldo una llatua pur di bronzo che

dee efler polla in non lo qual monallerio,con alcuni ornamenti.

Al detto Re Catolico hafàrto-un Chrillo di marmo , alto piu di tre braccia

con lacroce,& con altri miftcriidcllapallìoneche èrooito'lodata. E final-

mente ha fra mano la llatua del Signor Alfonlo Daualoj MarchefefamofiC-

limo del Guallo,lla tagli allogata dal Marcheledi Pefcara’iuo figljuoloi alta

quattro braccia,e da douernufeireottima figura di getto
,
per la diligenza

,

che mette in farla,e buona fortuna chehafemprehauutoLionenc’ luci get

li. Ilquaie Lione per mollrare la grandezza del luoanimo,ilbello ingegno

tcbehahauuco dallanatura,&ilfauor-cdellafottuna,hacon molta fpeia con
dotto
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dotto dibelUnima architecturavn cafocto nella contrada de’Motoni, pièno

in modo di capricciofe inucnzioni,che non n’è torle un’altro fimilein tatto

Milano. Nel pactimento della facciata fono {opra apdaftrifei prigioni

di braccia fei l’uno tutti di pietra uiua. e fra efiì in alcune nicchic»{atca

imitazione degl’ antichi -, con tertninetti , fineftre , e cornici tutte uarie da

<juclches’ula,e moltograziofe .e tuttclepattidifotto corrifpondono con

bcU’ordmc a quelle difopra,le fregiature fono tutte di vari) ftrométi dcll’ar*

ti del difegno . Dalla porca principale.mediante un àndito fientra in un cor

tile,doue nel mezzo (opra quattro colonne,è il cauallo con la ftacua di Mar-

co Aurelio formato di gelfo da quel proprio, che èm Campidoglio . Dalla

qualeftatoahauolutOjChequeliafuacala fia dedicata a Marco Aurelio.

E quàto a i prigioni quel luo capriccio da diuerfi è; diucefamente interpreta

to . Oltre al qual cauallo,comein altro luogo s’è dctto,ha in quella fua bella

& comodilTima habitazione formate di gedo quan t’operc iodate di sculiu-

t3,ò di getto ha potuto hauere,ò moderne,ò an ciche . vn figliuolo dicoftut

chiamato Pompeo, ilqiialc choggi al feruizio del Re Filippo diSpagnanon

c punto inferiore ai padre in lauorare coni di medaglie d’acciaio, efar di get

to figure marauigiiofe . Onde in quella corte è dato concorrente di Giona

paulo Poggini Fiorentino, ilquale {ta anch’egli a feruigi di quel Re,&hafat

to medaglie bcliiffime .ma Pompeo hauendo molti anniferuico quel Re,

difegnatornarfenea Milano agodere la fua cafaAureliana,el’aUre ètiche

del {qo eccellente padre,amoreuoliffimo di tutti gl’huomini uirtuofi.

Epetdir’horaaicunacola delle medaglie,e de coni) d’acciaio,con che fi hn-

nojio credo che fi pofTa con uerita affermare,! moderni ingegni haiiereopc

tato quanto già faceflerogl’antichi Romani nella bontà delie figure; e che

nelle lettere,& altre parti,gl’habbiano fuperaco. Ilchc fi può uederechiara

mente,oltre molti altri, in i i.roue{ci,chc ha biro ultimamente Pietro Pau-

lo Galeotti nelle medaglie del Duca Cofimo . E fono queftiiPifa quafi tor*

nata nel fuo primo efTerejper opera del Duca hauendole egli afeiutto il pac

intorno,e leccati i luoghi padulofi,e fattole altri aliai migiiotamenti. Lac

que condotte in Firenze da li' .jghi diuerfi , La fabricade Magiftrati ornata

écmagnificapercomoditapublica.l’unionedcgli {latidiFiorcnza,€Sicoa.

L’edificazione d’ima città,e dua fortez nell’Eìba. la colonna condotta daRo

ma,c pofta in Fiorenza in fulla piazza di santa Trinità . la confeniazionc fi-

ne,& auguracntazione della Libreria di san Lorenzo per utilità publica.

lafondazioncde Caiialieri di santo Stefano.Ia rinunzia del gouerno al Pria

cipe . lefortificazioni dello fiato, la Milizia,© uero Bande del fuo ftato.il pa-

lazzo de Pitti con giardini acque,& bbrica,condotto fi magnifico, eregio.

dequalirouefci no metto qui ne .le lettere che hanno atorno ne la dichiara

lion loro hauendo a trattarne in altro luogo

.

I quali tutti dodici rouefei fono belli adatto,e condotti con molta grazia,

e

diIigenza,comeèancola tefiadel Duca,cheèdi tutta bellezza, parinientei

lauori,e medaglie di ftucchi,come ho detto altra uolca,fi fanno hoggi dime

la perfezzione . Et ultimamente Mario Capocaccia Anconetano ha fattii

fiocchi di colore in Ica tolette ritratti,c tefte ueramente he lliffime, come Io-

no nn ritratto di Papa Pio quinio,ch’io uidi non ha molto, c quello del Car

dinaie
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diaale Aleflandrtno.Ho ueduto anco di mano dc’figliaoli di Pulidoro Ore
ficc Perugino ritratu della medefima forte bcIlifllmi.Ma per remare a Mila

BOjriucggendo io un’anno fa le cofe del Gobbo scultore, del qualealttoue

fi c ragion ato,n 6 uiddi cofa che fufli fc no ordin ariajeccetto un’Adamo , 6c

EuajUnaludith, &unasaDtaElena di marmo chefono intorno a! duomo}-

ma altre ftatuedi due morti,fatte per Lodouico detto il Moro,c Beatrice fua

moglic.lequalidoueoanoeilerepofteaunlepulcrodi mano di Giouan' la-

corno dalla Porca,icultore,& architetto del duomo di Milano , ilqualelauo

rÒDclUfuagiouanezzaraoltecofe, fotte il detto Gobbo. Eie fopradette,

dicdoueuano andare al detto fepòlcro fono condotte con molta pulitezza.

Ilmcdcfimo Giouan’Iacomo ha fatto molte beU’opcre alla Certofa di Pauia,

cpatticolarmente nel fepolcro del Cote di Virtù, e nella facciata della Ghie

ù. Dacoftui imparò Parte vnfuo nipote, chiamato Guglielmo, ilquale in

tdlano attcfecon molto ftudio a ritrarre le cofe di Lionardo da Vinci , circa

l'anno 15JO. che gli fecero grandiflìmo giouamento
.
perche andato co Gio

oanlacomoaGcnoua,quando l’anno 1551. fu chiamatola a farcia fepolcu-

radi san Giouanni Batifta , attefe al difegno con gran ftudio fotto Ferino

del Vaga. E nonlafciandopercÌolafcultura,feceuno deifedici piedi ftalli,

chefonoin detto fepolcro. La onde, ueduto chefi pottaua beni(lìmo,gU

furono fatti fare tutu gl’altri. Dopo conduffe due Angeli di marmo, chefo

no nella compagniadisanGiouanni. Et al VefcouodiSei uega fece due ri-

tratti di marmo,& un Moife maggiore del uiuo. Ilquale fu pofto nella Chic
fkdisan Lorenzo. Et appreflojfattachehcbbevna Cereredi marmo , che'

Éi polla fopra la porta della cafa d’Anfaldo Grimaldi,fece lopra la portadel

laCazzuola di quella città, una ftatua di santa Chaterina grande quanto il

narurale.E dopo le tre,Grazie,con quattro putti di marmo,che furono man
dati in Fiandra al gran Scudiero di Carlo quinto Imperatore infteme có un
akraCcreiegrandequantoiluiuo. Hauendo Guglielmo in fei anni fatte

queft’opere,l’anno 15^7. fi condufte a Roma; doue da Giouan’Iacomo fuo

zio fu molto raccomandato a fra Baftiano pittore Viniziano fuo amico , ac-
'

ciò elio il raccomandalfijcome fece a Michelagnolo Buonarruoti. ilqualcMÌ

chelagnoIoueggendoGuglielmo fiero, e molto aflìduo allefatiche,comin-

cioaporgliafFezione.einnaziaogni altra cofajgli fece reftaurare alcuneco

fcantichein cafa Farnefe, nelle quali fi portò dì maniera, che Michelagnolo

lo mife al feruigio del Papa . efiédofi anco hauuto prima faggio di lui in vna

fepoItura,chehauca condotta dalle bottegheofeure, perla pui parte di me-
taJic>,aI Vefcouo Sulifte,con molte figure,e ftoriedi ballo tilieuo,doè le Vir

tu Cardinalij& altre fette con molta grazia, & oltre a quelle la figura di elio

Vefcouo, che poi andò a Salamanca in Ilpagna.

Mentre dunque Guglielmo andaua reftaurando le fiatile , che fono hog
ginclpalazzode’Farnefi,nellaloggia, che è dinanzi alla laJa difopra, mori
ranno 1547. fra Baftiano Vinizianojchelauorauacomes’èdettol’vfiìziodcl

piombo, onde tanto operò Guglielmo col feuore di Michelagnolo , e d’altri

coiPapa,che hebbe il detto ufhzio del piombo,con carico di fare la fcpoltu-

radi elio Papa Faulo terzo,da porli in san Piero . noue con miglior’ difegno

t’accomodò nel modello delie ftoric,€ figure delle VircuTeologiche,eCac

LLlli
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dinalijchchaiieuafatto perle detto VefconoSuIide» mettendo in Tueaed

quattro putti in quattro tramezzi,
e
quattro cartelle , e facendo oicrcciodi

metallo la ftatua di detto Pontéfice a federe in atto di pace, laqualc ftataaftì

alta palmi 17. Ma dubitando per la grandezza del getto, cheil metallo non

raffreddalie,onde ella non riufcillejmefle il metallo nel bagno da bado, per

uenireabeuerando difetto infopra. Econquefto modo inufirato uenne

quel getto beniÌIimo,e netto,come era la cera, ondeia ftelTa pelle, cheuen-

ne dal fuoco,non hebbe punto bifogno d’edere rinetta, come in ella ftatua

può uederfi , laquale è pofta fotte i primi archi ,
che reggono la tribuna del

nuouo san Piero. Haueuano a edere mede a quella fepoteura, laqualc fecÓ

do un fuo difegno,doueua edere ifolatajquattro figure, che egli fece di mar

mo con belleinuenzioni,fecondo che gli fu ordinato da M. Hannibate Ca

ro,che hebbe di ciò diradai Papa,edalCardinal-farnéle. Voa fola Giufti-

zia,cheé unafiguranudafopraun pannoagiaccre,conlacinturadelia(pa*

da attrauerlo al petto > e la fpada afeofa .-in una mano ha i falci-delia luftizia

conlolare, enelialtraunafiammadifuoco, ègiouane nel uÌfo,.haicapegli

auuolcijilnalòaquiIinOjCd’afpettofcnfitiuo.La feconda fu -la Prudenza la

forma di matrona, d’afpetto giouane, conunofpecchio in mano, un libro

chiufo,eparteignuda,e;part€-vellita..L3 terza fui’Abbondanza,una donna

giouane,coronata di IpighCjCon un corno didouizia-in:raano,elo ftaioanti

conelPaltra. & inmodoueftita,chemollrarjgnudo fottoi panni. L’ulti-

ma , e quarta fu lapace , laquale è una matrona con un putto, che ha canato

gl’occhi,e col Caduceo di Mercurio, fcceutiìmilméte una ftoriapurdi me-

tallo, e con ordine del detto Caro,che haueua a edere medain opera,códue

fiumi, l’uno fatto per un lagone l’altro per un fiume,Ghe è nello flato deFar-

neli . Et oltrea tutte quelle cofeiui andaua un montepieno di giglicon l’ar

co vergine . -Mailtuttonondupoi medoin opera, perlecagioni,chefi

londettenellauitadiMichelagnolo. E fipuo credereche-comcquedepat-

ninlefoD belle,efettecDn molto giudizio,cofi farebbe rmfcitoiltuccoin-

fieme. tuttauia l’aria della piazza è quella che da il uero lume, cfa far tetto

giudizio dell’opere.'Ilraedefimo fra Guglielmo ha condotto nello fpazio di

molti anni quattordici ftorieper farle di"bronzo, della uita di Chn'fto.ciafco

na delle quali è larga palmi quarirQj"& alte fei; eccetto però una,cheèpaliDÌ

dodicialt3,elargafci,doueèlanafiuiràdiGiefuChrillocon belliflimefan-

rafie di figure, neli’altretredicifono,l’andata di Maria con Chrifto putto io

lerulalem in fu l’afino ,-Gon due figure di gran riiieuo , e molte dimezzo, c

ballo. la cena con tredicifigure ben compolle,& un calamentoricchiffimo.

li lauare i piedia i Difcepoli; l’orare nell’orto con cinquefigurc,& una tur»

ba da baifo molto uaria
.
Qiyndo è menato ad Anna.con fei figuregtandi,

c molte dibairo.& un lontano . lo edere batcu co alla colonna. Quandocco

Tonato di spine. l’Ecce Homo: Filato che fi laua le mani. Chrifto cheportala

Croce,con xv.figure,Scaltre lontane, cheuanno al Monte Cai uario. Cim-

ilo CrucifidOjCon iS.figure.equando èleuato di Croce. lequàlituctciH®'

rie,fe fùliono gettate,farebbono una varidìma opera, ueggendofi chec&tc»

con molto lliidio,e fatica . Haueua difegnato Papa Pio quarto farle códitt-

re per una delle porte di san Piero,ma non hebbe tempo,Ibprauenuco dall*

* :morEe.
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morte. Vitiraaroen te ha condotto fra Guglielmo modelli di cera, per treal

iridi san Piero. Chriftodepofto di croce tilriceuere Pietro le chiaui della

Chicla,ela ucnuea dello Spirito SantOvche tutte farebbono belle ftorie.

In fomma ha cofrui hauuto,5c haoccaikme graodilBma di afra licarfi, c fare

dcll’cpere,auenga,che Tuffiziodel piombo èdi tanto gran rédica,ch.efi può
lludiate,&afraticarh per lag.loria.iIche non può face chi non ha tante co.-

modica. E nondimenonó hacondotto fraGuglielmo opere finite dal 1547»

iflfino aquefroanno 1 567. ma è proprietà di chi ha queil’uffizio impigrire,

& dincntareinfingardo . E che ciò fia uero cofrui innanzi chefufle frate del

piombo condufle molte tefte di marmo,& altri lauof!,olcre quelli, chehab*

bian detto, è ben uero,che hafatio quattro gran Profèti di ftuccho, che fo-

no ntllenicchiefraipilafrri del primo arco grande disan Pierofr adoperò

iflco affai ne carri della fefra di Teftaccio,& altre mafeherate, che già molti

aflnilóno,fi fecero io Roma. E ftato creato di cofrui un Guglielmo Tede»
fco,che fra altre opere,ha fatto un molto beilo,ecicchoornan)entodifratae

piccoline di bronzo imitate dairantichemigliocha unofrudio di legname
(cofigli chiamano)che il Conte di Pitigliano donò al Signor nuca Cofimo;
Icquali figuretee fon quefte.ilcauallo di Campidoglio} quelli di Monte Ca-
uallojgl’hcrcoli di Farnefe,l’Ancinio,& Apollo di Beluedere,e le tefte de’do

dici Imperatori con altre tutte ben. fatte, c limili altre proprie,

Hahauto àcoraMilano vn’altrofeuhore che è morto qfto ano,chiamatoTo

mafo Porta,ilqualc ha lauoraco di marmo eccellentemen te,&: particokemé

tchacótrafatto tefte antichedi marmo ebefono frate uendute per antiche,

& le mafehere l’ha fatte tanto bene che neffuno l’ha paragonato,&io ne ho
vnadifuamano di marmo pofra nel camino di cala mia d Arezzo che ogni

uno la crede antica. Cofrui fece di marmo quanto in naturale le dodici tefte

degli Imperatori che furono cofa rariflima, lequali i>apa Giulio terzo le toi-

ic,& gli fece dono della Segnatura d’uno vffizio di feudi cento ranno.& ten

ccnon fo che mefi le tefte in camera fùa,come cofa rara.lequa}i,per opera fi

crede di fra Guglielmo fu detto,& d’alni che rinuidiauano,operorono c6

(radi lui di maniera,che non riguardando alla degniti del dono fattogli da

quel Pontefice gli furono rimandate a cafa,doue poi con miglior conditio-

DCglifur pagate da mercanti,& mandatein Ifpagna.ncffuno di quelli imita

tondellecoTe antiche ualfepiu dicoftui , del quale m’èparfo degno che fi

faccia memoria di lui tanto piu quàto egli èpafiato a miglior ulta, lafciando

fama , Se nome della uircu fua

.

Ha fimilmen te molte cofe lauorato in Roma un Lionardo Milanefejilqui

le ha ultimamente condotto due ftatue di marmo , san Piero , Se san Pauló

nella cappella del Cardinale ciouanni Riccio da Monte Pulciano,chc fonò

molto lodate,e tenute belle,e buone figure . Et Iacopo , e Tommafò Cafi-

gnuola scultori hanno fatto per la Chiefa della Mincrua alla cappella de'Cà
rafiiiarepohuradi Papa Paulo quarto,con una ftatua di pezzi (oltre agl’al-

tri ornamenti) che rapprefenta quel Papa,col manto dimifehio brocatelloj

&il frcgio,5c altre coledimifchi di diuerfi colori, chela rendono maraui-

gliofa.&cofiueggiamoquefta giunca ail’altreinduftrie dcgi’mgcgni mo-
derale che ifcuUori con i colon uanno nella fcultura imitando la pittura.

LLlll 1
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Ilquale fepolcfo ha fatto fatela santità,e molta bontà, e gratitudineiPapa

i Piaquin to,padre,c Pontefice veramente beacinìmo/antiflìmojedilougiTi

tadegniflìmo.

• Nannidi Baccio Bigio scultore Fiorentino, oltre queilo,cheÌD alttilno-

• ghis’èdetro di lui,dico che nella fua giouanezza lotto Raffaello da Monte

Lupo artefe di maniera alla {cultara,chediede4n alcune cofe piccole,chefe.

ce di marmo,gran fperanza d’hàuereà edere valent’huomo . E andatoaRo

. ma focto Lorenzetto scultore,mentre attefe,come il padre hauea fiutò,an.

rco all’architettura, fece la ftatua di Papa Clemente fettimo, cheènei Cheto

della Minerua. Et una Pierà di marmo,cauata da quella di Michclagtioloj

^ laquale fu pofta in san taMaria de Anima Chiefa de Tedefchijcomcoperz,

•• che è ueramentebellifiìma . V n’altra fimilejindi a non molto , nefeceaLm

• gi del Riccio, mercante Fiorentinojche è hoggi in santo Spiricodi Firenze

-a una cappella di detto Luigi,ilquale è non meno lodato di quefta Pietàw
fola patria, che Nanni d’hauer condotta la ftatua, con molradiligenza, &
amore, si diede poiNannifocto Antonio dasanGallo, con piuftudioah

i’archicettura, &atte{e,mentre Antonio uiffeallafabricadisan Piero.do-

uecafeandoda un pontealtofefTantabraccia, e sfrageliandofi, rimale nino

•permiracolo. HaNanni condotto in Roma,efuotimoltiedi6zij,&cetca

to di piu,e maggiori hauernc,comes’c detto nella vitadiMichelagnoio.

E fua opera il palazzo dei Cardinal Montepulciano in ftradalu}ia}& una

^orta del Monte san Sauino fatta fare da Giulio terzo , coi^ un riceitod’ac-

.qua non finito, vnaloggia, & altre ftanze del palazzo ftato già fatto dalCaf

di nal vecchio di Mon te

.

E parimente opera di Nanni la cala de Mattel,& altre moire febriche,

chefonoftate fatte, e fi fanno in Romatutrauia .

E anco hoggi fra gPaltrijfamofOjC molto celebre architettore Galeazzo Aid

fi Pcruginoiilqualcjfèrucndo in fua giouanezza il Cardinale di Riraiofidel

quale fu Cameriero , fece fra lefue prime opere
,
come volle detto Signo-

re, la riedificazione delle ftanze della fortezza di Perugia.contanteco-

.niodita,ebellczza,chein luogo fi piccolojfuvno ftupore.epure fono Hate

capaci già piu uohe del Papa,con tuttala corte.

Apprclloi perhauerealtremolte opere,chefeceal detto Cardinale; fu chia-

mato da i Genouefi con fuo molto honorea feruigij di quella Republica.

per laquale la prima opera,che facefle, fi fu racconciare, e fortificarci) per-

to,& il Molo} anzi quali farlo un’altro da quello, che era prima

.

Conciofia, che allaigandofi in mare per buono spazio, fece fare anbellisG-

mo portone, che giacein mezzo circolo,molto adorno di colonncruftiche,

«di nicchieaqueileintorno.

AH’cftreirutà dei qual circolo ficongiungonoduebaluardotti,Jchc difendo

no detto portone . Infilila piazza poi,fopra il Molo,alIespaiiedi detto por

tone, uer/o la città fece un portico grandiffimo,ilquale riceue il corpoddia

guardia,d’ordine Dorico, e fopra eflo,quanto è io spazio, che egli nereA
infieme i due Baluardi,e porta, refta una piazza spedita,per comododetts

«glieria . Laquale a guifa di caualicre, Ita fopra il Molo , & difeodcilpci*

IO demrp.e fuora

,

Etolcre
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f tolrre qaefto,che è fatto, fi da ordine,per fuodifegnoie già dallaSignona

^ftaioapprouatoil modelloiaU’accrefciraento della città;con molta lode di

<5ale^zzo,c{iein quefte,& altre opere ha moftratodi eflere ingegnofiillmo,

ìjiDcdefimo ha fattola ftrada noouadiGenoua , con tanti palazzi fetd con

foo difegno alla moderna, che molti affermano ìnniun’aUra città d’Italia

trooarfi una ftrada piu di quefta magnifica,e gràde,n€ piu ripiena di ricchiC-

fimi palazzi, ftari fatti da que’Signori a perfuafione,& con ordine di Galeaz

io,alqua!e confefTano tu tti hauere obligo grandifrimo,poi che c ftato inuen

tore,& ellccutore d’opereche,quanto agl’edifizij.rendono fenza compara-

zione la loro città molto piu magnifica,e grandc,ch’eila non era

.

Ha fatto il mcdefimo altre ftrade fuori di oenoua , e tral’alcre quella, cheli

partcda Ponte Decimo, per andare in Lombardia .ha reftauratoleraura

della città uerló il mare,e lafabrica del Duomo,facendoglÌ la tribuna,ela ca

pela. Hafattoancomoltefabrichepriuate;il palazzoin villadiM. Luca
iuftiniano; qllo del Signor Ottauiano crimaldij i palazzi didue Dogi •, uno
al Signor Bacifta Grimaldi,& altri molti,de quali non accaderagionar^.

Già non tacerojche ha fatto il lago,& Ifola del Signor Adamo Centurioni,

eopiofiflìmod’acqueje fon tane, fatte in diuerfi modi belli,ecapricciofi.

tafontedel Capitan Larcaro,uicin3a!lacittà,cheècoranoi3bilifiÌma. Ma
Ibpra tuttelediuerfe maniere di fon ti,cb€ hafacteamolti, èbelliflìmo il ba-

gnojcheha fattoincafadei Signor Gio.BatiftaGrknaidi inBifagno. Qiiefto

ch’édiforma tondo,hanel mezzo un laghetto,nelqualefi poflbno bagnare

comodamente otto,o dicci perfonc . ilquale laghetto ha l’acqua calda da 4.

teftedi Moftri Marini,che pare,che efeano del lago: e lafredda da altre tante

Rane, che fono fopra le dette tefte de Moftri
.
gira intorno al detto Iago } a

cuififcendepertregradiincerchio; uno spazio quanto a due perfone può
badare a palleggiare commodamente.il muro di tutto il circuito è partito in

ouospazij In quattro fono quattro gran nicchie,ciafcunadelic quali riceue

VDvafo tondo,che alzandoli poco da terra,mezzo entra nella nicchia,emez

20 refta fuora. & in mezzo di ciatcun d’efiipuo bagnaiTi un’huomo,uenédo
facquafreddajC calda da un malcherone,che la getta p le corna,e la ripiglia

quàdo bifognap bocca. Invnadeiraltre4. partièlaporta,encIl’aItre trefo

no fineftre,e luoghi da federe, e tutte l’otto parti fono diuife da termini, che
reggono lacornice,doue pofa la uoira moda di tutto il bagno. Di mezzo al-

la qual uoltapédeunagra palla di uetro criftallinoinellaqualeèdipltalasfe

radei Ciclo.c détro ella il globo della Terra.e da qlta in alcune parti,quado
altri vfa il bagno di notte,viene chiarillìmo lume,che réde il luogo lumino-
io come fufledimezo giorno. lafciodi direil comodo dcll’ancibagnojlo fpo

gliatoio.ilbagnctto quali (ó pieni diiftucchi,elepiiture,ch’adornanoilluo

gojp nó eller’piu lugo di qllo,che bifogni. bafta, che no so punto disformi a

iaDt’opa.In Milano có ordincdel medelimo Galeazzo s’è fatto il palazzo del S.

Tomaio Marini Duca di Terranuoua,e p auuétura la facciata della fabrica

,

chefi fà bora di s.Ccllb. l'A uditorio del Càbio ì forma rit5da,la già cornicia

tachiefa di s.Vittore. 6c altri molti edifizi.Ha madato l’i (fello daue nóèpo»

toro egli elTer’iropfòna.dtlegni p tutta Italia.e fuori, di molti edihzij, palazzi

cTépij dc’quali nó diro al croiqtto potédo baftarc a farlo conolcetc 0 uirtuo

fo,£ molto ccc.3cchiiett0.
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Non tacete àncora,poicheènoftro Italiano, fe bene non io il particQljf^

deiroperefue» che in Francia, fecondo che intendo è molto eccellente jj,

chitetto,& in particolare nelle cole di fornficazioni, Rocche Guerricii(^

Marradi,ilquale in quelle ultinieguerre di quel regno ha fatto con

fuo molto uiilc,& honore molteopere ingegnofe , elauda

bili. £ coli barn queffulcimojper non defrauda-

te Diano del proprio merito della virtù,

&

uellato d'alcuni scaltori,& archi

tetti uiui , de ’ quali non
ho prima hauuto

occalkine:

di comodarnen ce ragionare ^

lljììu della aita di Lione Lùmi/cultor Aretino

.
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DI DON GIVLIO GLORIO
ìMINIATORE,

On cmaìftaro,nefaraperaKenturain rno!tiiccoIi,neil

piu raro,ne il piu eccedente miniatore
, o uogliamo dire

-c{ipintoredicofepicc<ile,di donGiulio Clouio,poi che

badi gran lunga l'uperaroquanciaUri mai iìfono in que
fta maniera di pitture efercitati

.

Nacque coftui nella prouincia di Schiauonia,o uero Cor
luatiainunaviila detta Grifone, nella Diocefi diMadtuc

d; ancor chei Tuoi maggiorisdella famiglia de Clouijfuflero uenuii di Macc
dooia. Se il nome fuo al Batcefimo tu Giorgio lulio . Attcfe dafanciullo al-

iclectere,e poi periftinto naturaIe,aIdifegno. E pervenuto airecà dnS. an

Di,dilìderofod’acquiftare,fene uenne in Italia, e fi mifea’leruigij di Mari- -

co Cardinal Grimani,appre(To arquale.attcfelo spazio di tre anni a difegna

redi manierajche fece molto migliore riufcita,che per auentura non.erain-

iinoaquel tempo fiata appettata di lui. come fi uide in alcuni difcigni^i me
daglie.e rouefci.chefecoper quel Signore,difegnati di penna minutffima-

nientej& con efirem2,equafiincredibilc diligenza. Ondeueduiochepia
eraaiutato dalla natura nelle piccole cofe,che nelle grandi, fi rifoluè, e lauia

n)cnte,di uoIere.attendere a miniare, poi che erano le fue opere di quefta

fortegrazjofiffime,e belle a marauiglia . Configliato ancoa ciò da molti ami

ci,&in parncolareda'GiuIioRomano.putoxedi chiara famafilquale fu que
gli,che primo d’ogni altro gl’infegno iìunodo di adoperare le tinte,5c i colo

nagomma,& a tempera . É le prime cofe che il Clouio coloriffe, fu vna no
ftra Donna,laquale ritraflejcome ingegnofo,c di bello spirito dal libro del-

lauita di ella Vergine, laqualeoperafuintagliata.iniftampa di legno nelle

prime carte d’Alberto Duro, perche eflendofi portaro-benein quefta prima

opera} fi condufie per mezzo del Signor Alberto da Carpi,ilquale allora fcr«

uiuain Vngheria al seruizio del Re Lodouico, e della Reina Maria , fbrella

di Carlo quinto . Alquale Re condufie un giudizio di Paris di chiaro feuro

fhc piacque molto,& alla Reina una Lucrezia Romana.ches’uccideua, con -

alcune altrecofc,che furono tenute belliflìmc. seguendo poi la morte di ql

Re,ela rouinadcile cofe d’Vngheria,fu forzato Giorgio.lulio lornarfcnein

Italia . Doue non fu apena arriuato,che il Cardinale-Campeggio vecchio,

lo prefe al fuo feruizio. onde accomodatofi a modo fuo , fece una Madonna
di minio a quel Signore,& alcun’altre cofctte.e fi difpofeuoler attendere p
ogni modo con maggiore fiudio alle cofe dell’arte . E.cofi fi mife a difegna-

re,& a cercare d’imitare con ognisfbrzo Toperedi Michelagnolo.
Ma fu interrotto quclfuo buon propofito dairinfelice.faccho di Roma l’aa

noi5i7.perchetrouandofi il pouero huomo prigione.degli Sp^nuoli,c
mal condotto, in tanta miferia cicorfe all’aiuto diuinoifacciidouotoJc vfei*

uafaluo di quellarouina miferabile,c di mano a qiic’nuoui Fatifeijdi fubito

farfi Frate.ondecfiendofifaluato per grazia di Dio,econdottofi a Matoua^fi

.feccrcligiofo nel monaficrio duan-Ruffinodell’ordinc de’.Canonici rego-
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lariScopet{rii:efrendogliftatoproftieflo,oItre'alIacjuictc,er{p9{ò<lelIa mm
tc,& tcanquill’oziodi seruirea Dio, che harebbe comodità ai attendere al-

le uolte quafi per pafiateenpo a lauoraredi minic). prefo dunqucrhabico,«

chiamatofi don Giulio, fece in capo all’anno profetììone > epoi per ifpazio di

ire anniTi flette aflai quietamente Ira que padri,mutadofi d’uno in altro mo
nafterio,fecondo che piu a lui piaceua,corae altroue s’è detto,e ietnprc alca

nacoialauorando. Nel qual tempo conduffe un libro grande da Corocó

mini) lottili, e belliftìmc fregiature,facendoui fra raltre cofeun’Chrifto,chc

appare in forma d’Ortolano a Madalena,che fu tenuto cofa fingolarcj pchc

crefeiu togli l’animo fece,ma di figure molto maggiori, la ftoria dcirAdoItc

ra,acculata da Giudei a Chriftojcon buon numero di figure. Ilchetuttori»

irafleda una pittura,laquale di que’giorni hauea fatta Tiziano V ccello pit-

tore eccellcncitlìmo.

Non molto dopo auuenne,che tramtuandofi don Giulio da un monafterio

a un’alirojcome fan noi monaci,o frati, fi ruppe sgraziatamente una gamba,

perche condotto da que’ padri , accio meglio filile curato , al monafterio di

Càdiana,ui dimorò lenza guarire alcun tcmpo,e(Icndo forfè male ftato trat

tato,come s’vfa,non meno da i padri,chc da’ Medici . La qual cofa intenden

do il Cardinal Grimani,che molto l’araaua,per la fua uiriuiottennc dal Pa-

pa di poterlo lenerea fuoiferuigij,e farlo curate. Ondecauatofi don Giu-

lio rhabuo,e guarito della gamba andò a Perugia col Cardinale, che la era

legatojelauorando gli condufte di minio queft’opercjvn’uffiziodi Noftra

Donna,con quattro bellilfime ftorie. &m vno Epiftolario tre ftoriegraudt

di San Paulo Apoftolo,una delie quali indi a non molto fu mandata in Ifpa*

gna
.

gli fece anco una belliffima Pietà , & un Crucili (Io. che dopo la morte

delGrimani capitò alle mani di MeflerGiouanni Gaddi,Chericodi Came-

ra, léquali tutte opere fecero conolcerein Roma don Giulio,per eccellente:

c-furono cagione che Alellandro Cardinal Farnefe,ilquale ha lempreaiuta

to,&uorito,e uoluto apprello di fc huomini rari,c uircuofi , intelo lafemadi

lui,c uedute ropere,lo prefe al fuo feruizio,doue è poi ftato Tempre,e fta an-

cora coli uccchio . Alquale Signore dico ha condotti infiniti mini) tarilE-

ini,d’ùna parte de’quali faro qui menzione, perche di tutti non èquafi poi*

libile.

In un quadretto piccolo ha dipinta la Noftra Donna col figliuoloin brac

ciò,con molti santi,efigureattorno,& ginocchioni Papa Paulo terzo, ritrae

to di naturale tanto bene,che par uiuo nella piccolezza di quel minio.

E tall’altre figure fimilmente non pare che manchi altro, chelolpirito,cU

parola, llquale quadrotto,come cola,che è ueramente rarillima,fatnanda-

toin Ilpagna a Carlo quinto Imperatore,chenereftoftupcfetto.

Dopo queft’operagli fece il Cardinale mettere mano a far di minio le ftorifl

d’un’uffizio della Madonna,fcriito di lettera formata,dal Monterchi,dicin

ciò è raro. Onde tifolutofi don Giulio di uoler che queft’opera fuflelcftfc

mo di fua polla ui fi mille con tanto ftudio,c diligenza,cheniun’alcrahimii

fatta con maggiore.

Onde ha condotto col pennello,cofe tanto ftupendc,chc non par pefi-

bile ui lì pollacon l’occhio ne con la mano arriuare.

Ha fpartito
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Hjrpartitoqueftaruafatica,clonGm!ioini6. ftorietce,dua carte acanto Tu

na all’altra,che è la figura,&il figurato,& ciafcuna ftorietta ha Tornamen to

attorno uario daH’aifra con figure, & bizzarrie appropofi to della ftoria che

egli tratta, ne uo che mi paia tatica raccontarle breiiemence , atteló che ogni

UDO noi può uedere-Nellapri-mafacciadouecominciail^macturinoèrAn-

gcloche annuncia la vergine Maria,con una fregiatura neirornamcnto pie

Badi pattini che (òn mjracolofi , & nell' altra ftoria Efaia, cheparla coi Re
Achaz. Nella feconda alle laude è la vifitazione della Vergine a Elifabetha,

cfaeharornamento finto di metallo.neiia ftoria dirimpetto, e la Iiftizia ,&
hPacechefiabracciano. La primaè la natiuita di Chrifto,&:dirin petto ne!

Paradifo Terreftre AdatnO;& Elia che mangiano il pomo, con ornaméti Tu

DO,e l’altro pieno di ignudi,Scaltre figure, & animali ritratti di^na curale, a

terza ui ha fatto i Paftori che l’Angelo appar’loro,-Sc dirimpetto Triburtina

SibillachemoftraaOtcauiano Imperatotela Vergine’con Chriftonatoin

Cic!o,adorno runo,e l'ahro di freglature.e figure uarie tutte colorite,Se de
troil ritratto di AleÒandro Magno,& AlelTandro Cardinal Farnefe.

A seda ui eia Circuncifione di Chrifio doue ritratto per Simeone papa Pau

lo terzojSc dentro alla ftoria il ritratto della Mancina, & della Scttimiagen

lildonneRomancjche furono di fomma bellezza,& un fregio bene ornato

aforno,quellachefafciaparimentecolmederimo ordine l’altra ftoria, che
gli è acanto, doue san GiouanniBatifta che battezza Chrifto, ftoria piena di

ignudi
. A Nona ui ha fatto i Magi che adorano Chrifto,& dirimpetto Sa

lamone adorato dalla Regina Sabba,con fregiature all’una, el’altra ricche,

c

uarie.Sc dentro a quella dapie condotto di figure manco cheformiche,tut-

ta la fella di Teftaccio che c cofa ftupenda a uedere, che fi minuta cofa fi pof

facondur perfetta con una punta di penne!lo,che è delle gran cofechepof-

lalare una mano,& uedere un’occhio mortale, nella quale fono cutteleli-

urecchefece allora il Cardinale Pamele »

A Vefpro è la Noftra Donna che fuggie con Chrifto in Egitto,& dirimpet-*

to,elafommerfione di Pharaone nel mar Rollo, con le fue fregiature uarie

da lati.

A Compieta è l’incoronazione della Noftra Donna in Cielo,con molntudi

ned’AngelijSc dirirapetco.-neiraltraftoria Afiuero cheincoronaEftercóic

fuefregtacureapropofitoalla Mefia della Madonna,hapofto innanzi in vna
fregiatura fin radi carneo cheecabriello cheannuntiaii verbo alla Vergine.

& le due ftoriefono la Noftra Donna con Giefu Chrifto in collo . & nell’al-

tra Dio Padre che crea il Cielo,& laTerra

.

Dinanzi a Salmi Penitentialiè la battaglianellaqualeper comandaméto dì

Dauit Re fu mono V ria Ereo,doue fono cauagli,& géce ferita,Se morta che
miracolofa,6c dirimpetto nell’altra ftoria Dauit inpeniten tia,con ornamen
ti.&apreflo grottefehine, ma chi uuol finire di ftupire guardi nelle Tanie

,

done minutamente ha fatto intrigaro con le lettere de nomi de lami doue di

fopra nella margine, è uno cielo pieno diAngeli intorno alia san tillìma Tri

iiita,& di mano io manogl’ApoftolijSi: gl’altri santi , Se dall’altra banda fe-

guitail Cielo conlaNoftraDonna,&turcelesante Vergini nella margine

(iifocto,ha condotto poi di mi outillime figure la proceilìonecbe fa Roma pM M ra mm
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la foleni ta del corpo di Chrifto piena di oficiaii c6 le torcie, Vclcoui , & Cat

dinali,cIsantiffimo Sacramenro portato dal Papa con il rcfto della colte, &
guardia de lanzi^Sc finalmente Caftello san ['Agnolo che tira artiglierie.

Cola tutta da fate ftnpire, & marauigliare ogni acutiifituo ingegno.

Nel principio dello ofitio de Morti fon dua ftorie,la Morte che trionfa fo-

pra tutti e mortali potenti di fiati,& Regni, come laballapiebe.dìtimpetio

nclfaltra ftoria,e la refurcetione di Lazzaro , & dreto la Morte che combat-

te con alcuni a cauallo.

Nello ofizio della Croce hafatto Chrifto Crucififio,& dirimpetto Moife

con la pioggia delia ferpe , & lui che mette in aito quella di btonzo.a

quello dello Spirito Sanro,è quando glifcendefopragl'Apoftolij&duim-

petto il murar la torre di Babilonia da Nebrot,laquale opera fu condotta có

tanto ftudiOj&faricada Don Giulio nello fpazio di noue anni.cbe non lì po

trebbe,perm<7do di dire pagare>quefta opera con alcun prezogiaroai.

E nonèpoilìbileuedercpertutteleftoriclapiuftrana.ebellauarietàdibiz

zarri ornamenti, e diuerfi atti, e politure d’ignudi,mafchi,e femine, fiudia-

ri, e ben ricerchi in tutte le partile polle con propofito attorno in deuifte

gi, per arricchirne quell’opera

.

Laquale^iuetfita di cole spargono per tutta queli’opera tanta bellezza,che

ella pare cola diuiua, e non Humana . E mallìmamente hauendo coni co-

lori, Si con lanaaniera fatto sfuggire,& allontanare lefigure,icararaenn,&

ì paefi, con tutte quelle parti che richiede la profpetciua , & con la maggior

pcrfezzione,che lì polla. In tanto,che coli daprcllo,come lontano fanoorc

Ilare cialcon marauigliato
.
per non dire nulla di mille varie forti d’aibetiu

to ben fatcijche paiono fatti in Paradifo . Nelle fiorie, &iniienzioniliuedc

difegnQ,nel componimento ordine,& uanetà,e ricchezza negl’habiti, con-

dotti con fi bella,grazia,e maniera, che par iropofsibile fiano condotti pma

no d’huomini . onde pollìan dire che don Giulio habbia come fi dillea pria

cipiojfuperatoin quello gi’antichi,c modcrnistX chelia fiato a tempi uoftri

un piccolo,& nuouo Micheiagnolo.il medelimofecegiaun quadretto di

iìgvre piccolea! Cardinale di Trento,fiuago,e bello che quel Signore ne fc

ce dono ali- Imperatore Carlo quintoje dopo a! raedefimonefece un'altro

di Nofira Donna,& inlleme il ritratto dei Re FiIippOjChefaranobeiliffiiBi

e perciò donati al detto Re Catolico. Al medefimo Cardinal -Farnefc fece

in un quadretto la Nofira Donna col figliuolo in braccio , santa Lifabetta,

Sfifi Giouannino,& altre figure,che fii mandato in Ifpagna a Rigoroes

.

In vn'altro che hoggi l’ha il detto Cardinale
,
fecesan Giouanni Baciftancl

deferto conpaefij&animali-beliifiimì. èc un’altro fimile ne fece poi aline-

defimo,per mandare al Re Filippo . vna Pietà, che fece con ia Madonna,

&

altre mol tefigure, fu dal detto Farnefe donata a Papa Paulo quarto,efaene

treuiflela uoliefcmpreapprello di le.

Vna ftoriado-ue Dani t tagliala tefiaa Golia gigante fu dal medefimo Car-

di naie donata a Madama Margherita d’Auftria, che la mando al Re Filippo

fuofraceiio.infiemeconun’alcrojcheper compagnia di quello, gli fece 6k
qucLa ilUifiritlìraaSignora.doueludicragliauailcapoadOlofernc. Dime-

i fn.i't: anni fonodo.i Giui’Q.nppre,lla.a! Duca Cefimomoiti
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10 detto tempo gli fece alcun’opetcjparte delle quali furono raadate ali'! ra s

patere, altri Signorijc parte ne rimafero appreflTo sua Eccell.Illuft. che fra

J’altrecofeglifeceritrarreunatefta piccola d'un Chriftojdauna, che ij’lia

egli ftefloancichiflimajlaqualcfu gladi Gotiifredi Buglioni Redi Hieruia-

dicono edere piu fimilealla uera effìgiede! Saluatore,chca!-

eun’aitrajche fia . fece don Giulio al detto Signor Duca un Cructfiflo, con la

Madalenaapiedijcheècofa marauigliola}&: un quadro piccolo d’una Pietà,

dei quale habbiamo il difegno nel noftro libro infieme con un’altro pure di

manodidonGiuliOjd’unaNoftra nonna ritta col figliuolom collo, ueftira

all’hebreajcon un coro d’ Angeli intorno,e molteanimc nudein atto di rac

comandarfl . Ma per tornare al Signor nuca,egli ha tempre molto amatola

oirtu di don Giulio, e cercato d’haueie delle fueopere. E fe non fulTe ftaro

11 ri{petco,chc ha hauuto a Farnefejnon l'harebbe lafcia co da fe partire,quan
doftette.comehodctto alcuni mefi aifuoreruizioin Firenze. Ha dunque
il Diica,oI tre le cofe dette,vn quadretto di mano di don Giulio , détro aiqua

le è Ganimede porrato in Cielo da Gioue conuerfoin Aquila. Ilquale fu ri-

fratto da quello che già difegno ^4ichc^agtlolo,jlqualcèhoggi app^e^^o To
mafo de’Caualieri,come s’è detto altroue.

HafìmìlmenteilDucanelfuorcrittoiounsan Giouanni Batifta, che fìede

fopraun alcuni ritratti di mano del medefimo che fono mirabili,

fece g!3 don Giulio un quadro d’una Pietà, con le Marie, & altre figure attor

no,alia Matchefanadi Bercara,& un’altro limile in tutto , al Cardinale Far-

Bcfe.cbe lo mandò airimperatrice,che è hoggi moglie di Maflimiiiano, 6c fb

lelladel Re Filippo. Etvn’altroquadrettodimanodelmedefirao mandò
asuaMaeftaCefareajdcntro alqualeèin un paefoirobelliflìmosan Giorgio

che am azza il serpente.fàttocon eftrema diligenza, mafia palla co queftodi

bellezza, e di dilegno,da un quadro maggiore,che don Giulio fece a un gen

til’huomo Spagnuolo,nel quale è Traiano Imperatore fecondo che fi uede

nelle medagiie
5
& col rouefeio della prouincia di Giudea. Ilqualc quadro

fu mandato al fopradetto Malfimiliano hoggi Imperatore. Al detto Car-

dinale Farnefe ha fatto due altri quadretti . in uno è Giefu Chrifto ignudo

con la croce in mano,e nell’altro è il medefimo menato da Giudei,& accom

pagnatoda una infinita di piopolial Monte Caluario,con la croce in ifpalla,

edictro la Noftra DoHna,e l’ahre Marie in atti graziofì,e da muouere a pietà

uacaordifàlTo.

Et in due carte grandi
,
per un Meflale , ha fatto allo ftefTo Cardinale ciefu

Chrifk),cheammaeftra nella dottrina del saro Euangeliogl’Apoftoli,&neI

l’altra il giudizio uniuerfale tato belio.anzi ammirabile,&ftupédo,che lo^mi

cófondo a péfarlo: c tégo p fermo,che no fi pofia,nó dico fare,ma uedere.ne

imaginarfi p miniOjCofa piu bella .ègri cofajchein molte di qfteope,c maf
fimamétene! detto ufficio della M3donna,habbia fatto do Giulio a'cunefi-

gatine,n5 piu gradi che una bé piccola formica,co tutte le mébra fi cspfle, c

fidiftintCjCha piu no fi farebbe potuto in figure gradi quato il uiuo. E <^ep
tutto fiano fparfi ritratti naturali d’huomini,edóne, nó meno fimili a! vero

chele fu fiero da Tiziano,o dal Brozino flati fatti naturalifs. e gradi quàtoii

uiuo. MMmmm z
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ssnza chelnalcunefiguredi fregi fi ueggionoalcanefigurcttenndc,&m^
tre maniere, fette fimili a carnei,che per piccoliiTìme che fieno , fembranoiB

quel loro efieregiandilììmi giganti . Cotanta è la virtù, e ftrema diligenzia,

chein operando mette don Giulio. Del quale ho uoiuto dare al raondoq

Ra no tizia,acctochefappiano alcuna cofadt lui quei,che non poQono,nepo

iranno delle fueopere uedere, per edere quafi tutte in mano digrandilliini

Signorie perlonaggt . dÌco quafi tutte, perche fo alcuni priuati hauetein

fcatolette,ri tratti bellifiìmi di mano dicoftuÌ
5
diSignori,d'amici,òd: donne

daloro amate, Macomunchefia,baftacheroperedifi fatti huomininon

fono publiche,ne in luogo da potere eflereuedute da ognuno, comeieph-

ture,scuhure,& febriche degralcri artefici di quelle notici arri. Hora ancor

chedon Giulio fia uecchio,e non ftudl,ne attenda ad altro, che procacciatfi

con opere fante,ebuone,e con una uita tutta lontana dallecofe del mondo,

la falute dell’anima fuaje fiauecchio afFatto,pur ualauorando continuarne

te alcuna cora,Iadoueftaflì in molta quiete, e ben goucrnato,nel palazzo de

Farnefijdoueècortefillìmoin moftrando ben volentieri Iecofefue,achiUB

che ua a uifitarlo,& uederlo^come fi fanno l’altremarauiglie di Roma,'

11 fine della uita di don Giulio Clouio Miniatore,

Iv E ancoin Roma,e certo è molto ecccllentenella TuaproS*

fione Girolamo Siciolante da Sermoneta,deiquale febenelic

detto alcuna cofa nella uita di pernio del Vagajdi cui fedifee-

polo,e l’aiutò ncilopere di caftel san t’Agnolo,& molte altre j

non fia pero fé non oene dirne anco qui quanto lafuaraolta

uirtu merita ueramente. fraleprimeopereadunque,checoftuifecedafc

fu una tauola alta dodicipalmi,che egli fece a olio, di uécianni,laqna!eèhog

gi nella Badia di santo Stéfano,uicino alla terradi Sermoneta fua patriarci

la qualefono quanto il uiuo,saQPietroisantoScefano^eiaB GiouanniBati*

fta.con certi putti. Dopo laquale cauola,chemolto fu lodata,fece nella Ghie

fa di santo Apoftolo di Roma, in una tauola a olio Chriiìo morro,ìaNoftra

Donna,san Giouanni.e la Madalena con alcrefigurc^ondotte con diligcn

2a. Nella Pace condulTepoiaila cappella di'.marmo, che fece farcii Cardifla

le CcfiSjturta la uolta lauoratadi ftucchiiin un pactiméto di quattro quadri,

facendoui ilnafcerediGiufiiChrifto, l’Adorazionedc’MagijilfuggirciQ

EgittOj&ruccifionede’fanciulliinnocentijche tutto fu opera molto lauda-

bile,c fatta con inuenzione,giudizio,e diligenza.

Nella medefimaChielafeccjnon molto dopo, il medefimo Girolamo! nira

tauola alta quindici palmi,apprefioairaIrareroaggior-€Ìa nati uita di Gtffo

ChriftOjChefu belhffima. Edopoper laSagrellia della ChiefadisanroSpi

rito di Roma,in un’un’alrra tauola a olio,lauenuta delio Spirito Sàtofopa

grApofioli.cheè molto graziola opera . Similmente nellaChiefasanu bii

ria de Anima,Chiefa della nazione Tedefeadipinfe a frefeo tutta la tappa-

la de’Fiiccher.',doue Giulio Romano già fece la tauolaicoaiftoacgridi dd

U uita di Noftra Don ua-
Itirisi
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Jcifl SJn Iacopo degli SpagnuolijaU'al tare maggiorc,fèce In una gran tauo
|aUD beliiffimoCrucififlo,con alcuni Angeli aTiorno,Ia Noftra Donna,san
Gionanni. & oltrecio duegran quadri,che la mettono in mezzo,con una fi

^araper quadro,alc3 none paimiicioè san Iacopo ApoftoÌo,e santo Alfonlo

VeTcouo. nei quali quadri fi uede,che mire molto fiudio,e diligenza.

A piazza Giudea, nella Chiefa di san Tonimafojha dipinto tutta una cappel

laàfrcfcojche riiponde nella corte di cafa Cenci,facendoui la natiuita della

Madonna . refiere annunziata dall’AngeIo,&: il partorire il Saluatore Giefu

Cbrifto. AlCardinal Capodiferro ha dipintonel Tuo paUzzoun lalotto

jDolto bello de’fattidegl’antichi Romani. EtinBoIognafecegiancllaChie

fidi san Martino la tauoia dciralcare maggiore, chefu molto comendata

.

AlSignor Pierluigi FarnefejDuca di Parma, cPiacenza, ilquale ferm alcun

tempo, fece molte opere,& in particolare un quadro,che è in Piacenza fatto

per una cappella: dentro alqualeè la Noftra Donnajsan Giufeppo,san Mi-
chele,san Giouanni Batifta,& un’Angelo di palmi otto . Dopo il Tuo ritor-

no di Lombardia fece nella Minerua,cioè nell’adito della Sagteftia un Crii

cififib,e ncllaChiefaun’altro.Edopofecea olio una santa Chaterina,&
vnasanta Agata. Et insan Lujgifeccuna ftoria a frefeo a concorrenza di

Pellegrino Pellegrini Bologne{e,e di Iacopo del Conte Fiorentino,

lo vna tauoia a oiio,alta palmi ledici, fatta nella Chiefa di santo Alò, dirima

petto alla Mifericordia,Compagniade’Fiorentini,dipinfe, non ha molto U
Noftra Donna,sanIacopoApoftolo,fanto Alò.esan Marcino Vefcoui.&
in san Lorenzo in Lucina,al!a cappella della Contefiadi Carpi, fece afiefco

un san Francefco,che riceue le ftiraate.

Et nella fala de Kefece al tempo di PapaPio qu3rto,come s’è detto,vna fto-

tia a frefeo fopra la porta della cappella di Siftojnella quale ftoriache fu mol
to lodata, PipinoRede’Franchidona Raucnnaalla Chiefa Romana:5c me
napeigione Aftulfo Rede’Longobardi.ediqucfta habbiamoil difegnodi

propria manodi Girolamo nel noftrolibro,con molti altri delmedenmo.
Efinalmente hahoggi fra mano la cappella del Cardinale Cecis in sata Ma-
ria Maggiore, doueha già fatto-in una |gran tauoia il martirio di sàtaCha

lerina fra le Ruote,cheè bellhlìma pittura,come fono l’altre che quiui,& al

trooeua concinuamentcjcconfuo moltoAudio,ìauorando.

Non faro menzione dc’ri tratti, quadri. Se altre opere piccole di Girolamo :p
cheo)tre}chefonoinfiniti,queftepoflonobaftarca farlo conofeere per eccel

lcDte,& ualorolo pittore

.

Hauendo detto difopra nella ulta dì Perino del V3ga,che Raffaello pitto

re Man tour.no, opero molti anni folto di luijcofe che gli dierono gran no-
me'dico alprcfcn te^uenédo piu al particolare,che egli giadipinfe ncllaCbie

fidi santo Spirito la tauola,e tutta la cappella di san-Gicuanni Enaogelifta

col ritratto diunCommendaioredi dettosanto Spiruo»che muròquclla
Chicfa,e fece la detta cappella, llquale ritratto c molto fimile, eia tauoU
beliilfima. ondcrUcdatalabeilamauitradicoftu* ,un frate del PiOfDbo-g,li

fecedip!gncrcafrerconcUi.Pace,ropraJa porta che di Chiefa enifainconae

co,UD Giclii Chfiftoranciullofchcncl Tempio difputa eoo i.douori , che;è

opera beluiiìma .

Maperche
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Jvìa perche fi è dilettato Tempre coftui di fare ritratti, c colepiccolejafdan-

do Topcrc maggiore,n'ha fatto infiniti: ondefe ne veggionoalcunidi Papa

Paulo ter20‘beìii,& fimiii affatto. Siaiilmente con difegni di Michelagno-

Io,e di fueopere ha fatto una infinità di coTefimilmentepiccolejefral’alfre

in una Tua opera ha fatta tutta la facciata del giudiziojcheé cofa rara, econ-

dorta ottimamente, e nel uero,per cofe piccole di pittura,non fi può farine-

glio.perlo che gli ha finalmente il gentililfimOMefler Tommafode’Caiia-

ìieri,che Tempre rhafauonto, fatto dipjgncre con difegnidiMichelagnoio

lina tauola per la Chiefa di san Giouanni Lacerano,d’una Vergine, annun-

ziata beili dima, llqualedifegno di man propria del BuonarraotOjda coftui

imicatOjdonoa! Signor DucaCofimOjLionardoBuonarruoti, nipote dies

fo Michelagnolo;infierx'ìe con alcuni altri, di fortificazioni, d’architettura,

& altre cofe ranilime. E qacfto balli di Marcello ,
che per ultimo attendea

lauorarecofepiccolejconducendoie con ueramen te cftrema,& incredibile

pacienza. Di laco-po de! Conte Fiorentino,iIquale fi cornei fopradettiba-

otta in Roma.fi Tara detto a baftanzafra in quello,Scio altri luoghi fe anco-

ra fé ne dira alain’ahro prr titolare.

Cofluidunqueeficndo Itatoinhn dalla Tua giouanezza molto incìinatea

ritrarre di naturalc;ha uoiuto,che quella fia fiata lua principale profeflìone

ancora,che habbia fecondo !’occafioni,fatto tauole,& lauoriinfrefcopnre

affai, in Romaje fuori .Ma de ritratti,per non diredi tatti, che farebbeion-

g'biffimaftoria,diro folamete che egli ha ri tratto da papa Paulo terzo in qua

tutti 1 pócefici che fono fiati,e tutti i S. & Ambafciacori d’imp3nàza,che fo

no fiati aqlla corte.E fimilracte Capitani d’clercit},egràd’huumini-,dicala

€oIonna,edegii^OrIìni;ilS.PieroStrozz!,6:unainfinitàdi Vefeo Ili,Cardi*

na!i, & altri gran prelati, e S. fenza molti letrerati,& altri gaiant’huomini,

che gl’hanno fatto atquiftare in Romanome,honore,& utile. Onde fi fta

in quella città co Tua famiglia molto agiata^dc honoraramente,

Goftuidagiouaneitcdifegnaua tato bene,che diede spàza,fe haudiefegui

tatOjdifarfiecceliétifs.efaria fiato ueraméte3raa,comeho detto,G uoltòai^

10,

a che fi sétiua da natura inclinato. Nódimeno no fi poflono le cofe fuclc

nólodare.èdifuama-noin una tauola,eheènel!aChieradcl Popolo,un Chii

fio morto. Et in un’altra,che ha fatta in san Luigi,alla cappella di san Dio-

nigijCon ftorie,c quel sato. ma la piu bell’opcrajche mai faceffe, fi fu dua (lo

rie a fi:efco,chc già fece,come se detto in altro luogo, nella compagnia della

Mifericordia de’Fiorentini,con una tauola d’un depofto di Croce con i La-

droni confittijelofuenimentodi Noftra Do-nna,colorita a olio,molto belle

& condotte con diligenzia,e con Tuo molto honore.Ha fatto per Romaraol

ti quadri,& figure in uaric maniere, e fatto affai ritratti interi uefiiti-jcnudi

d’huomini,e didonne,chefono fiati beÌliffimi;perochecofi erano-i natura

11 . Ha ritratto anco fecondo l’occafioni molte teftedi signore, gcDtd’doa

ne,c Principeffe,chc fono fiate a Roma

.

E fra l’altre fo che già ri traile la Signora Liura Colonna, nobili llìma doona,

per eh iarezza di sangueiuirtu,c bellezza incomparabile.

E quefio bafii di Iacopo del GonEe,ilqualeuiue,eua comiDuamencc epe*

rando .

Hard
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Hard potuto ancora di moiri noftri Tcdekhi j& d’altri luoghi d’Italia far€

notojlnomej&roperelorojchemela fon pallata di leggicrnpcrche molti

hinoofiniio per cffer uecchi di operare,& altri che fongiouaniche lì uatx- r

Dcrperimétandoi quali faranno co tiofcerli piu con le opere che có gli ferir

d.& perche ancor uiaej& opera Adoni Doni d'A feetì del quale le bene feci

memoria di lui nella aita di Chriftofano Gherardi: dito alcune particolari*

tadell’operefue quali,& in l’erugia,&per tutta l’Vnbria,&: parricolarmen

leinFuligno fono mol ce taaole,ma Topcre fue migliori lono in Alcoli a san

u Mariadegi’Angcli nella cappelletta doue meno fan Francefcojdoue fono

altane {Ione de fatti di quel santo lauorateaolio nel muro,lequali fon loda

te aflai,oltre che ha nella tefta del refettorio di quel conuento lauorato afre

Icoia paflione di Chrifto oltre a molte opere che gli hafatco honore,& lo S
DO tenere,&cortefe,&Iibcrale,la gentilezza,&cortclìafua. in Oruieto lo-'

ao ancora di|qlla curadua giouani uno pittore chiamato Cefaredel Nebbia -

&l’altroscultore. . . . ambidua per una granula da far che la lo

ro città chefinoahoggi ha chiamato deìconcinuo a ornarla maeftriforeftie

richefe^uitandoi principi che hanno pref, non harano a cercar piu d’altri

Kaeftri. tauorain Oruieto in santarMaria Duomo di quella città Niccolo

dalle Pomarancie pittoregiouane^ilquale hauendo códotto una tauolado

ue Chrifto relufcica Lazzaro ha moftro inlieme con altre cofe a frelco di rao

cóciat nome apllo agli altFÌludetii,& pchc de’noftri maeftti italiani viue fia

Doalla fine diro lolo che hauédoferuitonó minore un Lodouico scultore

Fiorétino quale i Inghjl:erraj& i Bari ha fatto fecódo che m’è detto cole no

.

tabilipet no liauer io irouatoqua, ne parenti, ne cognome, ne uiftol’ope,

iclue,n6pollbcomeuorreifarnealtra memoria cheqfta dclnominarlQ,

Ora ancor che in molti luoghi,ma però confufamenre fitìa

ragionatodeil’opered’alcunieccell. pittori Fiamminghi,&dc
i loro in tagli,non tacerci nomi d’alcun altri j poiché non ho

'

potuto hauere intera notizia delj’opere,i quali fono ftari i Ita-

lia, &: io gi’ho conolciuti la maggior parre
,
per apprendere la

maniera Italiana. Parendomi che coli meriti la loro induftria , e fatica ufata

nelle noftre arti . Lafeiando adunque da parte Marcino d’Olanda,Giouan-

bì EicK da Bruggia,& Hubcrto fuo fratello, che nel 1510. mife in luce l’io-

Benzione
, & modo di colorire a olio, come ahroue s’èdetto;e lafriò molte

opere di fua mano in Guanro,in lori, &inBruggia, doueuilIe,e ruoriho-

noratamente: dico, che dopo coftoro feguitò Ruggieri Vaudec Vueiden di

Brufelies, ilquale fece molte opere in piu luoghi , ma principalmente nella

laapatria,e nel palazzo de’Signori quattro tauoleaolio beHifiìme,di cofe

perimenti allaluftizia. Dicoftuifudilcepolo Hauefle,delquale habbia^n

come fi diile,in Fiorenzain un quadretto piccolo cheè in man del Duca , la

pallìonedi Chrifto. A coftui luarellero Lodouico da Louaoo Luuen Fiam*

mingo. Pietro Chrifta,Giufto daGaanto,Vgod’Anucr{a,l&aitri molti:

«quali, perchemaiconufcirono<iiloropacle,tenneroXeropaeia mau.ierji

Fiamminsa.
E fé he-
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E febencaéncgiain Italia Alberto Darero>cicl quale fi è parlato lan^amcn
te, egli t^onetioudunenofcmpreiaiua mettelima maniera, fc bene la nelle

tcfte Riafiìmamenie,pronto,e uiuacejComeènotifiìmoatuttaEucopa.

Malaiciatìdoco&ocoj&mliemcconsellì Luca d’Olandaj&ahrircoDobbi

nel 1 531. in Rema un Michele CccKifien , ilquale accefe afiaialla maniera

Iialiana,& condufiem quella città molte opere a frefeo. e particolarmente i

santa Maria eie Anima due cappelle. Tornato poi al paerc,efattoficonolce.

re per ualcut’huomojodo,chelral‘alireopere,ritraQealReFilippo di Spa*

gna una tauola da una di Giouanni EicK ludetco,che èin Guanto

.

Nellaquale ri tratta che fu portata in Ifpagna eilTrionfodeirAgnusDei.

Scudiò,poco dopo in Roma Martino EmsKetcK,buonniaeftrodihgure,c

paefi,ilquale ha fatto in Fiandra molte pitture, e molti difegni di ftampedi

rame,che fono fiate comes’è detto altroue,intagliate da Hieronimo Cocca,

ilquale conobbi in Roma,men£reioferuiua il Cardinale Hipolito de’Mcdi

ci. E quelli tutti fono fiati beilifiìmi inuentoridiftorie,emoltoolleruato-

ri della maniera Italiana. Conobbi ancora in Napoli,efumioamicillìmo,rà

no 5545. Giouanni di CaiKer pittore Fiammingo,molto raro, e tanto prati»

co nella maniera d’Italia,che le lueopere non erano conofeiute per mano di

Fiammingo, ma coftui mori giouane in Napoli,mentre fi fperanagrancolc

diluitilqualcdifegnò la luaNotomia al Vefialio. Ma innazi a quelli fu mol-

to in pregio DmiK da Louano in quella maniera buon macftro,& Quinti-

no della medeluna terra,ilquale nelle fuefigure ofieruo iempre piu che po-

tè il naturale,coraeanchefeceunfuo figliuolo chiamato Giouanni. simil*

mente Gios di Cleues fu gran coloritore, e raro in far ritratti di naturale,

nel che feruiatlaiil Re Francefeo di Francia,in far molti ritratti di diuerùSi

gnori.eDame. Sono anco fiati famofipittori.e parte fono, della medeiìma

Prouincia,Giouannid’Herofen, MatcìasCooK d’Anuerfa,BetnardodiBur

feileSjGiouanniCornelisd’Amftcrdam, Lamberto della medefima terra,

Henrico da Binar,Giouachino di Pateuier di Bouines,e Giouanni Scorie Ca

nonico di V trecht,ilquale portò in Fiandra molti nuoui modi di pittuteca

nati d’Italia, oltre quelli Giouanni bella Gamba di Donai, DiricK d’Harlem

della medefimasC Francelco Moftarct,che ualfe aliai in fare paefi a dio, fan

tafticherie,bi2zarrie,fogni,6c imaginazioni

Girolamo Hertoglien Bos,e Pietro Bruueghel di Breda>furono imitatori di

coftui,e Lancilotto è fiato eccellente in far fuochi, Docti,fplendori,diauoli,

e

cofe fomiglianti . Piero CoueK ha hauuto molta inuenzione nelle ftorie,o

fatto bellilllmi cartoni per tapezzerie,epanni d’arazzo, e buona maniera,

&

pratica nelle cofe d’architettura . onde ha tradotto in liDguaTeutonicaJl’o-

pered’atchireteura di Sebaftiano Serlio Bolognefe, £ Giouanni di Malengt

Fu quafi il primo,che portalìe d’Italia in Fiandra il uero modo di tarelbnfi

piene di figure ignude,e di poefie. 6: di Tua mano in Silandaè una gran Tri

Duna nella Badia di Midelborgo. oe’quali tutti fi è hauuto notizia da lIU^

ftro Giouanni della Strada di Brucics,pittore,e da Gio. Bologna deDouà,

fcuItorc,ambi Fiarainghi,& eccellenti come diremo nel trattato degl’Acci

demici . Bora quantoa quelli,deila medefima prouincia,chelboo

pregio, li primo efra loro,per opere di pittura, cper molte cane incagiiatc

iara*
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liifa01c,eFratiCcfcoFroris d’Anucrfa,di(cepo!o del già detto Lamberto Ló
bardo. Coftui dunque,ilquale è tenuto ecceilentillìmo , ha operato di ma-
ciera in tutte Iccofe della fua profcffione,clie niuno ha n 3 e2lio(dicono effi)

efprcllìgraffetti dellanimojil doìoreja letizia, e l’altre pallioni, con bellifil-

ine,e bizzarre inuenzionijdi lai.intanto che lo chiamano , agguagliandolo

»ll’Vrbino,RaffFÌamigo.vcroè che ciò a noinon dimoftrano interaméte le

arce ftampare. percioche chiintaglia fia quanto vuole ualent’ huomo, non
maiarriuaagran pezza airopere,& al dileguo,eraaniera di chi ha diiegna-

10 . £ ilato condifcepolo di collui,e fotte la difciplina d’un medefimo mae
ftro ha iroparatOjGuglieimo Gay di Breda pur d’Anuerfa, huomo modera-

to,graue,di giudiziOjC molto imitatore del uiuo,e .delie cole delia naturaj&

oltre ciò aflai accomodato inuentore,e quegli,che piu d'ogni altro conduce
Ìcluepicture,sfumate>e tutte piene di dolcezza,edi grazia, efe bene non ha
Iahcrezz 3,c facili ta,e terribilità del fuo condilcepolo Froro , ad ogni modo
ctenuto eccelien tidìmo.Michel CocKifìen,del quale ho fauellato difopra,e

detto che portò in Fiandra la maniera Italiana, è molto Ira gl artefici Fiamin

ghi celebrato,per eficre tutto grauej& fare le fue figure,che hanno del turi-

le,c del feuero. onde Mcfièr Domenico Lanfonio Fiamingo,del quale fi par

lcraafuoluogo,ragioDàdo de iduelopradetii,e di coftui,gl’agguagliaavna

bcllamuficadi tre,nellaqualcfacciaciafcun la (uaparte con eccellenza. Fra

imcdcfimièanco ftimato aliai Antonio Moro di Vtrech in Giada, pittore

del Re Catolicoù colori del quale nel ritrarre ciò che uuole di naturale, di-

cono contendere con la natura,& ingannare gl’occhi benifllmo . Scriuemì

il dettò Larop(bnÌo,cheilMoro,i!qualeèdi gentililTìmi coftumi, e molto

amato,ha fatto una tauola bellii]ìma,d’un Chrifto,che rilufcica con due An
g£li,&sanPiero,ésan Paulo,cheècofamarauigiiofa. E anco è tenuto buo

no inuétore,ecoloritorc Marcino di Vos,]lquale ritrae ottimamente di na

turale. Ma quanto alfarebellilììmi paefi,non ha pari Iacopo Gimer, Nanz
Boiz,& altri tutti d’Anuerfa,c valent’huomini,de'quali non ho coli potuto

lapere ogni particolare. Pietro Arfen detto Pietro Lungo, fece una tauola

conle fue ale, nella fua patria Afterdam,dencroui la Noftra Donna, Scaltri

fanti ; laquale tutta opera coftò 2000. scudi. Celebrano ancora per buo pit

tote Lamberto daSterdam che habicò in Vinezia molti anni, & haueua be-

nilEmo la maniera Italian2,quefto fu padre di Federigo,del quale per edere

noftro Accademico lene làra memoria a fuo luogo,& parimente Pieno

Btogheld’Anuerlamaeftroecccilente. Lamberto Van’Hort d’Amersfert

d*0 !anda:e per buonoarchitettOjGilisMoftaret, fratello di Fjrancefco fu-

detro. e Pietro Pourbsgiouinetco ha dato faggio di douer riufcire ecccllen»

le pittore.

Hora,accio fappiamo alcuna cofade Miniatotidi que’pacfi*'dicono,che que
ftiui fono flati eccellenti Marino di SireftajLùcaHurcnbout di GuantOj Si

mone Benich da Bruggia, e Gherardo. E parimente alcune donne,Sulanna
Ibrelladel detto Luca, che fu chiamata per ciò a iferuigij d’Henrico Otta»

noRc d’Inghilcerra,cuiftettehonoracamente tutto il tempo di fua vita.

Clara SKcyfers di Guanto,ched'oitaataannimori,come dicono, verginei

Anna figliuola di maefteo Seghee medicOjLeuina figlia di maeftcu Simon*
NN n n n
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daBruggtafuclectOjchedalcfcctoHenricoci’Inghiiterra fu maritara Dob'il-

inence,& hauùtain pregio dalla Reina Mariajfi come ancoraé dalla Rcina
Lifabeua. similmente Caterina figliuola di maefiro ciouani daHerofen an-

«iógiam Ifpagna ai ieruigio della Rcinad’Vngheriacó buona proutGonc.

Eri fomamolt’al tre fono llateinqlle'partiecc, mmiatrici.Keiie cofede ueui

e far fineflredono nella medefima prouincia fiati molti ualét’huomini, Art

Var>,Hutt di Nimega Borghefed’À n uerfa.Iacobs pelar?,dìuìcK Se sdì Q-
pen,Giouinni AcKd' Anurrfajdi mano dclqualefono neilaChieradi sata

Gudu 'a ’i B ufii^cs le fineftrc dell a cappella del Sacraméto. E quainTofca

na hàno fatto al Duca di Fioréza raoltemneftre di vetri a Fuoco bellifs.Guafs

rieri, e Giorgio Fiamighi,e valét’huotnini.có i difegni del Vafari . Nell archi

lettura, e scultura i piu celebrati Fiaminghi fono Sebaftiano d’Oia d’V trecb,

ilqualeferui Carlo'V. i alcune fortificazioni,e poi il Re Fitippoj Guglielmo

d’Anuerfaicnglelmo Cucurd’Holanda,biiono architetto.esculroreGioua

nidi Oalescuìcorcjt-oeta, Marchi tetto,Iacopo Bruca rcuitore,& architetto

che fece molte opere alla Reinad’VnghenaReggente,&i!qua1efu maeftro

di GiouanfBologna da Donai,noftro Accademico, di cui poco apprclfopar

leremo, fianco tenuto buone architetto GÌouamu di MinefcherendiGuan

to;&ecc, scultore Matteo ManemacKen d’A nuer{a,ilquale fta co! Rt dc’Ro

mani. E Cornelio Flores,fratello del fopradetto Frane, è al trefi scultore,

«

architetto ecc. & è qiltjcheprima ha condotto in Fiandraii modo di fatele

groitefche. Aitédonoanco aliasculturacéloro molto honoreGuglielm»

Palidamo trateiio cTHcnrico predetto,scultorelludiofiffiroo.c diligcteitìio

iiànifiiSart di Himegfaa;SimonediDeIfr,eGiois'Iafon d’Amfterdafn.Etli

bejLtoSuaaeda Liegee bonirs.arcbnetto,& intagliatore di fiàpe col bulino,

in che {’-bafegui tato Giorgio Robin d’Ipri;DiuicKVo!cacrts,& FilippoGd
Jeamédue d’arlem: e Luca Leidem có molti altri,che tutti fono ftatiinltalia

a imparare,e drfegnare le colè antiche, p tornarfene , fi come'hanno &ttola

piu parte a rafa ecc.'Ma di tutti i fopradecti è fiato maggiore Laberto Lobar

ilo da Liege,giàleHer3CO,giudiziofo pittore,& architetto -eccellétifs. mae-

tìro di Frane. fIoris,e di Guglielmo Cai.delie.uirtu del quale LàbectQ,ed’al

iri mi ha dato molta notizia p Tue lettere M, Domenico Lapfonioda Legie,

hiiomodi belUfs. lettere, e molto giudizio in tutte le cofeiilquale fu famiglia

re del Cardinale Polo d’}nghiiierr3,men tre uille,&horaèicgretario diM5
iìgnor Vefcouo,e Prencipc di Lege. Coftui dico mi màdògia fetitta latina»

méte la uita di detto Làberco; e piu volte mi ha falotato a nome di molti de’

nofiriarteficidi^ilaprouincia. E analettera,cheiégodifuo,data adi trJia

d’Ottobrei
5
A4 . ediqfto tenore. Quattroannifonoho hauutocStiaua-

méte animo di ringraziare V. S. di due gradinimi beoefizij, chehoriceuutfl

dalei(focheqftoleparrà ftrano cfordio d’uno chenol’habbiaraaivifta,nc

conofciuta)certof3rebbeftrano,feionóh3uefIì cono'fciuu.llcheèftatoio

iìn d'alioraidic la mia buona uencura uolle,anzi il (ignor Dio farmi gti?Ì 2 >

che mi uenifiero alle roani, non foin che modo, i uoftri ecee’llenrifs, fcritò

degl’archi tettori,pittori,e scultori. Ma io allora no fapea pure una parola Ita

Jiana,doue hora,có tutto cheìomo habbiamai ueduto l’Italia, la Diometc^

«òieggicrc detti uoftri fcritti,n‘iio-imp,traioql poco,che mihafàttoarditoi

ifcrmcr-
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lirriflcruiqfta.EtaqftodiGderiod’impararedetralinguami hano indotto

eiS uoftti fctitri,i’che forfè non hauerebbono mai fatto qi d’altro nefluno

.

dràdorai a aolergli intendere uno incredibile , e naturale amore, che fin da

piccolo ho portato a qfte tre belliflime arti: ma piu alla piaceuolifsi. ad ogni

leflo,età>e grado,& a nefiuno nociua arte uoftra,Ìa pittura. Delia quale anco

raeraio allora del tutto ignoranìe,epriuo di giudizio,& hor3,pil mezodel

lafpefio reiterata lettura de uoftri kritci,n’intédo tato,che p poco,chc li a,

e

quafi nicnte.e pur quaro bafta a fare^cheio menouita piaceuole, e lieta:&
10 ftimo piu che tutti gi’honori,agij& ricchezze di qfto modo . E qfto poco
dico uro,che io ritrarrei di colori a o!io,coroe có qual fi ucglia difegnatoio»

le cofe naturali ócrnaCsimamen te ignudi,&habitid’ogni lortCjnÓ mielTeii

do ballato l’animo d’intromcttermi piu oltrctcomedire a dipigner’ cofepiu

incerte,che ricercano la mano piu efcrcitarajC ficura,quali fono paefaggi,al

beri,acqHe,nuuole,fpIcndori,fuoci,ec. Nellequalicofeancorajficome an
co ncirinuenzioni fino a vn certo chc,forfc,& p un bifogno potrei mollra-

red’bauer facto qualche poco dauazo,p mezzo di detta lettura, pur mi fono

cotcnto nel fopradetto termine di far folaméte ritratti,e rito maggiorméte

che le molte occupazionÌ,lcquali l’uffizio mio porta neceflariaroétefeco no
Bielopmetcono.E p mofi:rarmigrato,econorcéfein alcun modo diqftibc

Bc6zrj.d’hauere,puo(lro mezzo,apparato una bcUilTima lingua, & adipi-

gncrciUi harei madato con qfta un ritrattino del mio uolto , che ho cauato

dallo specch;o,fe io non haaelììdubicato,rc qfta mia ui troueràin Roma,c»
oò,che forfè potrefte ftare bora in Fiorenzafo aero in Arezzo uoftra patria.

Quella lettera con tiene,oltr€cio,mo!ti altri parcicolarijchenófannoapro*

polito. In altre poi mi ha pregato a nome di molti galat’huominidi que’pae

li,iquahhannointefocheqftcuitefi rillàpano, che io ci faccia tre trattati

dellascu!tura,pitmra,& architettura,con difegni di figure, p dichiarare fe-

condo roccafioni,& infegnare le cofe dcll’arti:come ha fatto Alberto Duro
11 Scrlio, 8c Leonbaiifta Alberti,ftato tradotto da M. Cofimo Bartolbgentil

huomo,& Accademico Fiorentino, la qual cofa harei fatto piu che uolentic

ri:tna la mia intenzione è fiata di folamentc uoierferiuere le ulte,e l’ope de-

gli artefici noftrije non d’inlegnate l’arti. colmododi tirare le linee,della pie

tura , architettura »& {cultura . senza che eflendomi l’opera crefeiuta

fra mano, per molte cagioni, ella lata per aueniura, fenza altri

trattati,lunga da uantaggio. ma io non poteua,enon do-
ueua fare altrimenti di quello,che ho fatto; ne defrau

dateniuno delle debite lode,& honori, neU
mondo del piacere,& utile,che fpcro hab

bia a trarre di quefte fati-

che.

NNnnn &
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DEGL- ACCADEMICI DEL DI-
SEGNO, PITTORI, SCVLTORl, ET

Architetti,

S dellopere loro reprima del Broìilmo,

Avendo iofcrircoinfin qui le ulte, & opere de’putoci,

scuirorij&architetii piu eccellenti che fono da Cimaboe

in fino a hoggi paHati a miglior uica :& có roccafiom che

mi fono ucnutefauellaio, di molti uÌuijnmanchora,cb€

io dica alcunecofe degl’arcefici della noftra Accademia <ii

Firenze,de quali nonmièoccorfoinfìn qui parlare aba*

danza. E cominciandomi da i pr{ncipa!i,& piu uecchi,dj

tò prima d’Agnolo detto il BrÓzmo,pit.Fiovérino ueraméte rarilti.e degù®

di cucce le Iodi. CoftuiefTendoftato molti anni col puntotmo,comcs'èdet

lo.pr^e cantoquella maniera,& inguifaimmito i’opere di colui, cheelk

fono ftate molte uoltc tolte l’une per l‘altre,cofi furono per un pezzo (orni-

glianci . E cerro è marauiglia come il Bronzino coli beneapprcndeflelama

mera del Puntormo,conciofia,chc Iacopo fu eziandio co’ fuoi piu cari difa

poli anzi alquanto faluatkoje ftranojche nontcorae quegli, che aniunola-

fciaua mai uedere le fue opere,le non finite del tutto . Ma ciò non oftamef»

tanta la pacienza,& amorcuolezza d’Agnolo uccio il Punioimo , che colui

fu forzato a fempreuolergli bene,6c amarlo,come figliuolo, le primeo)>eie

di conto chefaceiTeil Bronzino,efìendo ancor giouane,furonoalÌaCertolà

di Firenze,fopra una porta,che ua dal Chioftro grande in Capitolo, in due

erchi,cioèl’unodifuori,claltro dentro; nel difuorièvna Pietà, con due

Angeli afr^cojcdidencroun san Lorerizo ignudo foprakgrata,coloiitai

olio nel muro . lequali opere furono un gran faggio di quell’eccellenza,che

aegì’anni maturi fièueduta poi neìl’operediquefto pittore. AlIacappeUi,

dÌLodouico Capponi in santa Felicita di Firenze,fece il Bronzino, comcs’c

detto in altro luogorin due tondi a olio dueEuangelifti; e nella uolta colori

alcunefigure . NcllaBadia di Firenze de’Monaci neri, fece nel Chioftrodt

fopraafrefeo una ftoria della uica di san Benedetto, cioè quandoGgcicani

do fopra le fpi ne,che è boniffima pittura. Nell’orto delle suore dettele Po-

ucrine dipinfe a frefeo un belliffimo Tabernacolornel quale è Chrifto,che

appare a.Àladalena in forma d’Ortolano. In santa Trinità,pur diFirenzci

iiede di mano del medefimo in un quadro a olio,al primo pilaftro a tninrit

ia,un Chrifto morto, la Noftra Donna,san Giouanni,esanta Maria Uadat

iena,condotti con bellaznaRÌera,e molta diligenza. Nei quali detàtanfV

die fece quefteoperc,feceanco molti ritratti di dmcrfijequadrijchcgb^

dero gran nome, paifato poi l’afiedio di Firenze, e fatto l’accordo , andò»*

me altroue s’c detto a Pefero . doue appretio Guidobaldo Duca d’V rbiwrti

£6 oJacla detta c^ad’Arpicordo^ieua diiÌgurc,chefu£ola£a£a,il ritraa#
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iiqacl Signore,& d’unafigliuoladi Matteo SofFerom,cbe fu meramente bel

Iiffifra>e molto iodata pittura.lauorò anche all I:riperiale,ui'ladtrl T.erfc Du
raalcune figure a olio ne peducci d’una uolta,e pia n'hauerebbe fatto , le da

licopoPunrormo Ino maeftro non fu Ile flato nchiatnato a Firenze, perche

jjraiutallcahnirelafalade! Poggio a Calano. Et arriuatoin Firenze fece,

qnafi per pallatempo a Mcfler Gioiianni dcStatis, Auditore del Duca Ales-

(jDdrOjUn quadretto di Noftra Donna,che fu opera lodatiflìma . et poco do

po a Monlignot Gioaio,aniico Tuo, il ritratto d’A ndrea Dona -, Se a Bartolo-

IDCO Bcttini,per empiere alcune lunette d’una fua camera, il ritratto di Dan
tefctrarcajcBoccacciOjfiguredal Mezzo in fu bel li (lime : i quali quadri fini

lijritraneBonacorfoPinadorijVgolino Martelli, MefTer Lorenzo Lenzi'i

hoggi Vefcouodt Fermo, e Pieran tonfo Bandini,e!a moglie con tanti altrit

cfaclunga opera fàrcbbeuoler di tutti fare menzione, balla che tutti furono

oaroraiilììmi,fatti con incredibile diìjgen2a,e di maniera finiti, che piu non
fipuodifiderare. ABarrolomeoPanciatichifeceditequadrigrandidi No
ftre Donne,con altre figure, belli a marauiglia,e condotti con infinita dili-

genza. &o! tre ciò, i ritratti dilui,e della moglie, tato naturaii,che paiono vi

ni uctaraente.e che non manchi loro lenon lo fpirito

.

Al medefimo ha fatto in un quadro un Cheiflo CrucififTo, che è codorto co

molto ftadio,efatica.ondeben fi conofee cheloritrafTeda annero corpo

motto,confitto in Croce,cotanto c in tutte lefue parti di fomma perfezzio -

nc,eboHta. perMatteoStrozzifeceallafuauilladisan Cafeiano in un Ta-
bernacolo a frefeo,una Pietà con alcuni Angeli,che fu opera belliflima.

A Filippo d’Auerardo Saluiati fece in un quadretto una natiuira di Chrifto-

infigurepiccole tanto bella,che non ha pari,c0mefaognuno,e{lendohog-

giladetta operaio ftampa. Età maeftro Francefeo Monteuarchi,fificoec-

cellentilTimOjfece un belliilimo quadro di Noftra Donna,&alcuni altri qua

dretti piccoli molto graziofi. a1 Puntormofuo maeftro aiuto afare,come

fidifTedifbpraft’operadi Careggi,douecódufte di Tua mano ne’ peducci del

leucite cinque figurerà Fortuna, la Fama,la Pace,laluftizia, e la Prudenza

con aldini putti fatti ottimamente^ Morto poi il Duca Aleffàndro, e crea-

to Cofimojaiutò Bronzino al medefimo Puntormo nell’ opera della loggia

di Cartello . E nelle nozze dell’illuftrillima Donna Leonora di ToIIcdo,mo

gliegiadel Duca Cofimo fece due ftorie di chiarofeuro nel cortile dicala

Medicije nel bafamento,che reggeua il cauallo del Tribokj,come fi difie ,'al

cune ftorie finte di bronzo de’fttti del Signor Giouanni dc’Medici,che t»c«

tefuron le migliori pitture,chefu fièro fette in quell’apparato . la doue ilDa
cajconofciucalauirtudiqft’huomojglifecemettermanoafare nel luo Da
talpalazzo una cappella non molto grande,pcrladetta Signora Duchella,

donna nel uero>fra quante furono mai Balorofa,eper infiniti meriti
,
degna

d’eterna lode.

Nella qaarcappellafeceil Bronzino nella uoha unparrimcn-ro, conpur-

nbcl!iilìmi,e quattro figure,ciaftuna delle quali uolta i piedi aìlefaccie-,saa

fraocelcOjSan Hieronimo,sin Michelagnolo^e san Giouanni, condotte tue

tecoQdilÌ2enzia,& amore grandifiìmo. £ neU’altre tre facae(due dellequa

Jdbfio rotte aailàPerca,edallafincftra;feceireftoriecU Moiie,ciaciinapec
^

- feccia.
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faccia-. eia parta fece la ftoria delle Bifde,o nero serpt.chepiouonofi»

pra il popolojcon molte belle cófiderazioni di figure morfe^che partemrK»-

lono.parte fono mortc,& alcune guardando nel feipen te di bronzo 'loaii.

kono. Neirakra cioè nella faccia della fiocftra è la pioggia della manna,

c nell’altra faccia intera quando palTa il mare Ro(Io,e la fómerfioncdi Farao

nejlaquale ftoria é (fata ftampata in Anuer(a.&:infomraaqueftaopera,pct

cofa lauorata in freko.non ha park& ècondotta con tutta quella diligenza,

e ftudto,che fi potè maggiore

.

Nella tauola di qfta cappella,fiitta a olio,che fu pofta fopra l’altare etaChri-

ftodepofto di croce in grembo alia madre. Ma nefuleuatadal Duca Co£-

mo per mandarla,come cofàrarillìma,a donare a Gran Vela,maggiore boa

mo chegia fufteapprcflo Carlo quinto Iroperadote. In luogo delia qual u-

uola ne ha fatto una fimile il medefimo , e poftala fopra l’altare in mezzo a

due quadri non manco belli chela tauoIa.dentro i quali fono l’Angelo Ga*

WieliojC la Vergine da lui annunziata. Ma in cambio di quelli, quando ne

fu leuatala prima tauo!a,erano vn san Giouanni Batifta.ik un san CoGmo,

chefuronoraciliinguardaruba,quandolaSignov3 Duchefta, mutato peti-

fiero, fece fare quelli altridue. Jl Signor Duca veduta in quelle,& altre ope-

re l’eccellenza di quello pittoreiepariicoiarmcte,che era luo proprio ritrar-

re dal naturale.qcan to con piu diligenzia fi può imaginate, fece ritrarrefe,

chealloraeragiouane,armato tutto d’arme bianche,& con una manofopra

l’elmo, in un’altro quadro la Signora Duchella fua conlorte, & in un'altro

quadro il Signor don Francefeo loro figliuolo,e Prencipe di Fiotenza.

E non andò molto,che ritraile, fi come piacque a lei , un’altra uolta la detta

Signora Duchella in uario modo dal primo , col Signor don Giouanni suo

figlinolo apprcllo . Ritralleanchela Bia fanciullctta, efigliuola natura-

le del Duca i & dopo alcuni di niiouo, Scaltri la feconda volta, turaifigli-

uoli dei Duca, la Signora donna Maria,grandiftlma fenciulla bellilfimavc-

ramen tejil Prencipe don Francefeo, il Signor don Giouanni
, don Garziajc

don Arnaldo in pmquadri,che tutti lono in guardaroba disila Eccellcnzia

infiemccon ritratto di don Francefeo di ToIIcdo, della Signora Maria ma*

dre del Duca,& d’Hcrcole fecondo Duca di Ferrara con altri molti

.

Fece anco in palazzo quali ne medefimi tempi due anni alla fila per carno

naie, due scene,eprolpettiue,per comedie, che furono tenute bclliffime.

fece un quadro di lingolare bellezza , che fu mandato in Francia al Re Fran

cefeo, dentro alqualeera una Venere ignuda, con Cupido, chela badaua:

&il piacete da un latOjC il giuoco con altri amorijc dall’altro la Fraudc,la

Geiofia, Scaltre pallìoni d’amore.

Hauendo fatto il Signor Duca cominciare dal Pimtormoi cartoni de’fa

ni d’arazzo difcta,ed'oro,peclafaladel Configliode’DugentOjScfattonefi

re due deile lloriedi lofeffo Hebreo dal detto. Se uno al Saluiarijdiedeordi-

ne, cheli Bronzino ficclfe il refto. Onde necondulle quattordici peisèi

quella perfezziune>e bontà,che fa cbiuDche gli ha ucduii

.

Ma perche quella era fouerchia fatica al Bronzino, che ui perdeua troppo

tempo, fi fcrui nella maggior parte di quelli cartoni , facendo elio idifegù»

di Raffaello dai Colie, pittore dal Borgo a san Sepolcro, che fi portò otcroa

meote



DBGU ACCADEMICI
ffcntc. Ha’JcndopoifettoGiouanniZanchini dirimpetto alla cappella

Dici in santa Croce di Firéze, cioè nella facciata dinizi, enttado in Chic

fipcr la porta del mezzo a man manca, una cappella multo ticchadi conci.»

(onfucrepolturedi marmo, allogo la tauolaal Bron zino, accio ui facclTc

jentrovnChrifto difcefoal Limbo, perttaroeisanti Padri.

Jkleflooi dunque manooondude Agnolo qucIFopera con tutta quella po««

fibilccftrema diligenza,che può mettere chi defidera acquiftar gloria in fì-

ipigliantefecica. Onde ni fono ignudi beiliirimi,raafchi,temine, putti,vec

cb^fziouani con diuerfe bttezze.e 3Ctitudini,d huomini che ui fono ritrae

nraoho naturali, fra quali è Iacopo Pun-cormo,GiouanbatiftaGello,afIai fa

Bjofo Accademico Fiorentino , ci! Bacchiaccha dipintore, del quale fì i fa-

ocllatodifopra.

Etraledonneuiricrafledue nobili, e ueraraente belli (Time giouani Fioréci

cf,degne perla incredibile bellezza,& honeftà loro.d’eterna lode , e di me-
moriaimadonnaGoftanza da Somaia, moglie di Giouahbatifta Doni, che

ancor uiue,cm.adonna Camilla TcdaldijdelCornOjhoggi paflaxaa miglior

fica. Non molto dopo fecein un’aitra tauolagrande,c belhlTimalaredureZ

nonedi GieftrChrifto.chefu pofta intorno al Choro delia Chiefa de’ Serui

cioè nella'Nunziara,alla cappella di Iacopo, e Filippo Guadagni. Se in que-

ftomedeflmo tempo fece la tanola che in palazzo fu mefla nella cappellajon

decrartata leuaca quella,chefu mandata a Gran uela-checenoèpitturabel

ijffi-.na,edegnadiquel!uogo.fecepoi Bronzinoal Signor Alamanno Sa1-

aiati unaVenece.con un Satiro appreilo,tanto bella ebepar Venere ucraral

«Dea dcila'bcllezza.

Andato poi a Pifa,doue fu dhiaraato dal Duca , fece per fua Ecccllenzia alca

ni ritratti.& a Luca Martini suo araicifsimo,anzi non pure di lui folojmadi

mitiiuirtuofiaffezionatifsirao ueiamence,un quadro di NoftraDona mol
to bello, nel quale ri traile detto Luca con una cella di frutte, per efiere flato

colaiminiftro.&proueditore,per lodetro Signor Duca nella difeccazione

(iepaduli,&altrcacque,che teneuano infermo il paefe dintorno a Pifa.e co

f^uen temente,per hauerlo rendutofercile,ecopiorodifrutti. E non parti

diPifail Bron zino,che gli fìi allogata, per mezzo del Martini , da RsSaello

del Setaiuolo operaio de! duomo latauola ci’ una dcilecappplle del detto

duomo. Nella quale fece Chrifto ignudo.con la croce,& incorno a'lui mol-
ti san ti. fra i quali è unsan Bartolomeo scorticato, che pare unauera ncto-

inia,& un’huomofcorticatodadouero coli è n3turale,& imitato da una no
tomia códiligeza. laqualc taaola,cheè bella in tutte le parti fu polla da una
capella.come ho detto.dócie ne leuarono un’altea di mano di Benedetto da

Pefciadifcepolo di Giulio Romano. Ritraflepoi B-onzino alDiica Cofimo
Worgacc nano ignudo tuttointero,5cin duemodircioè da vn lato del qua-
dro il dinazijC dall’altro il di dietro,c6 qlla flrauagaza di méhra raoflruofc ,

fbe'haqi nano, laqual pittura in ql genere è beila,e macauigliofa . a ser Car
lo oherardi da Pifto:a,che i fin da giouinetto fu amico del Brózmo, fece I pia

icoipi oltre al ri tratto di elio sei Carlo,una bellillìma ludic, che mette la te-

ftadi Olofernei una fporca; nel copcrchio,che chiude quefto quadro a.vi©

•*lifpcra,fccs una pradenza,chcà specchia.

’Aìnae-
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]apiu rara perfczrione,che da i begli,&elcua ci ingegni fidifidcrtHaiibift

t3je condotta tutradi fua mano con molta diligenza la cappella de’ Moaa-
gucijncliaChiefa della Nnnziataicioè la tauo!aaoÌio,clcfaccie,elaBolt2 »

nefco . Nella rauok è Chrifto in alto,e la Madon na in atto di giudicate,tob

moiccfigiireindiuerrsattitudini,ebéiàtte,r!tratced3lgiud!Ziodi MicfaeL

Suonar, din corno a detta tauola due di fotco, & i. difopra^ionoi-enanicde

fìma facciata quattro 6gure grandi informadiProfeti,ò uero Euangcltfti.

E nella uolta fono alcune Sibiile,& l'rofcci condotti ton molta fatica,& ftu-

<Iio,& diligenza,hauendo cerco imitare negli ignudi Michelagnolo.

Nella facciata,che èa man manca, guardando laltarc, è ChriflohneioUo,

chcdirpiitanelTempiommezzoa Dottóri. Ilqua! putto in buona attitudi

ne moftra arguire a quifiti loro. Ei Doctori,& altri,chc ftaonoacrcntarac

tea udirlo,fono tutti uariaddi uolti, d’attitudini, e d'habi ti. efraellì (odo

ritratti di naturale molti dcgramicidteflo Alcffandro.chefomigliano.

Dirimpetto a quefla,neiraltra faccia è Chrifto che caccia del Tèmpio colo-

ro,chenefaccuano,uendendo,& comperando,un mercato,&onapÌ2zza,

con molte cole degne di con{ìderazÌone,edilode. Efopra queftedue fono

alcune ftoiìedellaMadonna,nella uolta figure,e non moltogiacii,ma fi be-

ne aliai acconciamente graziore,con alcuni cdifizij.e paefi,chc mofttanowl

loto eflereio amore che porta airatce,€l cercare là perfezzione dcldifegno,

^inuenzione.' Edirirapeitoallatauola, fuin altocunaftoria d’Ezcchia

quando uideunagran moltitudine d’oftìi ripigliatela carna,criueftii(ilc

membra . Nella quale ha moftro qucfto gioiianequan to egli defidcri pofe

dcr la notomia del corpo humano,e d’hauercì attefo, e ftudiarla, enelucKi

in quefta prima opera d’importanza, ha moftro nelle nozzédi sua Aitraa

con figure di riiieuo,&ftoriedipinte,& dato gran faggio,& speranza di fr,

& uacontinuando,d’haneieafarficccc!rentepittore,haucndoqucfta,&al

cun’altre opere minori,come ultimamente in un quadretto pienodifigate

piccole a ufo di minio che ha fatto per don Francefeo Principe di Fiorenza,

chcc,lodati(llmo,ea!mquadri,&ritratn,ha condotto con grande Audio,et

diligenza per krfi pratico,& acquiftare gran maniera

.

Ha anco moftro buona pratica »emolta deftrezza un’ altro'gioua-

ECjpur creato del Brozinonoftro Accademico,chiamatoGiouanraarÌ3 But

ieri,per quel che fece,ol tiea molti quadri,& altre opere minori .ncll’edc^e

di Mjchclagnólojc nella ucnuta della detta fcreniflìma Rcina Giouannai

Fiorenza.

£ fts to anco difcepo!o,prima del puntotmo,e poi del Bronzino Chriilo

Fano dclì’AlniIìmo,pirtOTC,iIqualc dopo hauer fatto in fuagiouanezza tuoi

ti quadri a olio, &alcuniritratti,fu mandato dal Signor DucaCofimoaCo

xijo a ritrarre dal M-ofcodi’siÓfignorGiouio molti quadri di perfoncilluftri

fra una infini tàjchei quei luogo ne raaolfe quell huomo raro dc’tempiM

ftri,oltre a molti cfaeha prouifti di piu co la fatica di Giorgio V afaii, il Du-

ca Cofimo che tu tri quefti ritratti fenefarauuo indice nella tanola(!iou^

fto libro per non occuparein qucfto ragionamento troppo luogo, nel che

farcii adopero Chriftofano con nioltadfiiglzajcdi maniera in quelli ritrii-

a che quelli hacicauato infino ahogg» ,
echefooo in tre fr^iaiure d**-

nscuirdi-
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ligtut^roba di detto Signor Duca,coms lì dira a] trouc de Cai ^rnamen-

òipsdaDO il numero di dugento ottan ta,ira Pontefici, Imper-atorijRe, deal

[nPriacipijCapitani d’cfcrc5ìi,huominicìi lettere,& infornma, per alcuna

cagioDe,illuftri,efamofi . E per uero dire habbian grande obligo a quefta

tidca,e diligenza delGiouio,cdeI Duca;perciochcnon folamcntclcftanza

dc’Principi, ma quelle di molti priuati fi uaono adornando de’ritratti,o d’r

cOjod’aJ ero di dcrii huomini iiluftri, fecondo le patrie, famiglie, & afFcri»

ncdidafcuno. Chriftofano adunque fèrmatofi in quefta maniera di pittts

fCjcbcc fecondo il genio luo.o uero inclinazionc,ha latto poco altro j conio

quegli,che dee trarre di quefta hoBore,6c utile a baftanza.

Sodo ancora crcad del Bronzino Stefano pieri,e Lorenzo dello Sciorina

chcruno,era!trohanno nelle crcqiiicdiMichclagnolo,& nelle nozze di

fua Altera adopcratofijche fono ftaci conumerati frai noftri Accademici.

Dcllamcdefimafcuoladcl Puntorrno,e Bronzinoèanche ufcico Batifta

>IaldiDÌ,di cui fi èin altro luogo faucliato,iiqualc dopo la morte del Puncor

nojcflendo fiato in Roma alcun tcmpOj&attcfo con molto ftudio all’arte,

ha molto acquiftato,e fi c fatto pratico,c fiero dipitorc -, come raol ce cofe nc

iDoftrano,chcha fatto ai molto Rcuerendodon Vincenzio BorghÌni,ilqiu

Jc fen’c molto fcrujto,& ha aiutatolo infieme con Francefeo da Poppi
,
gio-

Hanedigrandefperàza,enoftro Accademico, che fc portato bene nelle noz

zedisua Altezza,Se al tri fuoi giouanì,i quali donVincenzioua continuarne

!cefcrcicandogli,& aiutandogli. Di Batiftafiè feruitogiapiu di due anni,

e

ferue ancora il Vafati neH’opcre del palazzo Ducale di Firenzejdoue, perla

xoncortenzadimoltiaiiri, fhenclmedefimo luogo lauorauano,ha molto

acqui flato, di maniera, che hoggi èparia qual fi uoglia altro giouane della

Doflra Accademia. Equello,chemoitopiaceachidiciohagiudizio,fièche

eg]icfpedito,efal’cpcrefuefcnza ftento. Ha fatto Batifta in una tauolaa

olio,checin una cappella della Badia di Fiorenza de'Monaci ncri,unChri-

flocKc porta la Croce,ncllaqua!eoperafono,e molto buone figurc,e tutta

uiaha fra mano altre opere, chele forano conofeere per ualent’huomo . .

Ma nó è a niuno de’fopradctri Ifenore,p ingcgno,uir iu,e mento Mafo Maz
ZLoli, detto Maio da san Friano,giouanc di circa irenta,o jz. anni,iiqualc

hebbei fui primi principi) da Picrfranccfcodi Iacopo di Sandro noftro Ac-
cademico, di cui fi èin altro luogo fouellato . Coftui dico,oltre all’haucre

itoftro quanto ra,& quanto fipuodiluisperare,in molti quadri, e pitture

minori,rha finalmente moftratoin due tauoIe,con molto luo honore,epi«

flafòdisfazioncdciruniuerfale,hauendoin cfrcmofltaco inuenzioiie, dife-

goo,maniera,grazja,& unionenel colorito . nelle quali tauole in una,che

èncIlaChkfa di santo Apoftolo di Firenze, èia natiuitadi Giefu Chrifto.

E Dciraltra pcfta nella Chiefo di san Piero maggiore che è bella quan to piu

non l’harcbbc potuta feteun ben pratico,euecchio maeftro,e la vili razione

di NofttaDonria,e santa Lifabetta; fotta con molte belle confiderazioni.e

giudizio . O ndc le tefte,i panni,ratticudini,i cafamen ci, & ogni altra cofa c

piena di uaghc2za,e di grazia. Coftui neli’efequiedel Buonarruoto.come

Accadcroico,& amoreuolejepoi nelle nozze della Reina Giouanna inal-

CBoc (Ione fi porto bene oltre mudo

.

O O o oo *
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-Hofa perche non folo nella aita di Ridolfo Ghirlandilo

Michele Tuo difcepolo,c di Cario da Loro,ma anco in altri luoghiitpn oqq
diroakrodidoroancor che fieno de’noftri Accademici,cdeadofcnedtttD*

bàftanza.

Già non tacerò che fono fimilmeore flati difcepolije creati delchidanda».

Andrea del Minga ancor elio de noferi AccadernjcijChe hafàtro.^molre

cpercrSc Girolamo di Francefeo Cracihflàiogiouariediaé. annhcMirabd

lo di Salincorno pittori,! quali hanno fatto,e fanne cofì fatte opere di pina

ra a o!io,in frefeoje ritta ai che iì può di loro fperare honocarifsima ntifoti

Quefti due fecero infieme.gia fono parecchi anni,aIcunepit'ureafrdcond

la tlhiefade’Scapuccini fuor di Fiorenza,cheibnoTagioneuoìi. Encirefc-

qnie d» Miche}agnolo,e nozze fopradette fi fecero anch’effi molto hcncre.

Ha Mirabelio fatto moki ritratti , e particolarmenre quello dell’ llluftrrln^

mo Prcncipepiu d’una uòka,e molti altrl,chcfonoiii mano didiuerfigen-

tirhuomini fiorentini. Ha anco molto honorato la noftra Accademia,

t

fe dello Federigo di Lamberto Dafterdam Fiammingo,genero del PadoiM

Cartaro, nelle dette efequie,eneirapparato delle nozze del Prencipe.&ol-

rre ciò hamoftro inmolciqnadridipirturcaolio grandi,& piccoli, 5: altre

opere, che ha fatto buona maniexa,&; buon difcgno.egiudizio. Efehamt

ritato lode in fin qui,piu ne raCTkéra.per l’auenire,adòpeardofi egli cómol-

to acquiflo continuamente in Fiorenza,laquale par che fi habbia eletta pa

pacria,edoucèaigiouan{dimoltogiouaraentola concorrenza, d’emuli-

zione.

Si è anco fatto cono&eredi bello ingegno, ^cuniuerfalmente copiofoè

buoni capricci BernardoTsmanreBuonacoriì,ilqualehebbe nella lua ho-

ciuilezza i primi principi) della pittura dal Vafari.poicGntinuaodo ha tan-

to acqui{laio,cheha già lèruito molti anni,e feruecon molto fauorerillnll

Signor don Francefeo Medici Principe di Firenze, liquale l’ha fatto,e&có

linuamentelauorare.ondehacondottoper sua Eccellenza roolteopereroi

iiia(c,fecondo il modo di don Giulio Clouio,come fono moki ritiatu, cfto

rie di figure picco!e,condotte con mol ta diligenza.

Ilmedeiiraòha fatto có bcll’architetriira ordinatagli dal detto Prencipcvno

ftudiolocon partimcntid’Ebano,& coionnediElkropie, e Diafpnorienta-

iijcdi Lapis iazzari,chehannobafeyccapuellid’argento intagliati, &oltre

ciò ha l’ordine di quel lauoTO,per tutto ripieno di gioie, & uaghiflìmionia

menti d’argento,con bellefigurette. Dentro ai-quali ornamenti uaanomi

niacure,& fra termini accop,piati,'fìguretonded’argénto,ed’oro, teamezo

teda altri partimenci di Agate,Diafpri,Elitropie, Sardoni,Corcjiuolc,&al*

tre pietre hnilìime. cheli tutto qui raccontare farebbe luaghifllmaftoria-

Bafta che in quella opera,laqualeè preflo al fine,hamoftratoBetnarà) belili

ffimo ingegno,&atto a tutte le cofe

.

SeruendofenequelSignorea molte fucingegnofefantafìedt tiratipKpcfi

d’argani,& di Imcc,oirra che a con facilità trouato il modo di fondettilCn

flallo di montagna,& purificarlo,& fartone hiflorie,&vafi di piu colociàs

a tutto Bernardo fintermetre. comeancorafi ucdra nei condurre in pò»

tempo vjfidiporceiiana,che]iannoturtala L'erfezziouccbeBiaaantfct^,*
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• r. • rhiràiqueftonehósgi maertro eccellsntillìmo Gm^iocia V.bu.o

^^firrouaappreìToaUoÙluftriiritrvoDucaj^lfonforccondodi r«‘ara.

ofe ftapende di uan di terre d; piu iErK.&' a auegb di poicdUna d*

della medefimaterradaris&conpuliraeti

ordioarioqqadrinì,& ottasgoli, biondi per farpaai'menrirontrafac

*°-h paiono rietre rnifchie.che di turre quefte cofe ha il modo il Principe

° tooda farne . Ha dato sua Eccclicnzia principio ancóra a fare un’tauo

Todi sioieconricchoorDamentoperacc'ompagnarneun^Jtrodel Du-

Cotiraosuo padre, fininonè molto coi dilegno dei Vafaricheècofa rar

^ mmedo tutto nelloAbbaftro orientale che ne pezzi grandi di Diafpri,

L'rhirc)pi*e,Corgno[e,Lapis,&:Agaec6ahrepietre,&gioiedi pregio che

^Jliono venti mila rcudi.qucflotauolino è ftato condotto da Bernardino

di Potfir'O dà Lecciodel contado di Fiorenza,ilqualeèeccellente in quefto

cbfcondude a MeirerBindoAlcouiti parimente di Diafpri un ortangolor©

mdBncIl'F.bano,& Auoriocoldilegnodelmedelìmo Vafari,ilquale Ber*

Bardino è boggi al leraigio di loro eccellenzie. Se per tornare a Bernardo efi

cocfaenella pittura il medeEmo moftrò alcrefi, fuori delPafpettaziozedi

moki,che fa non meno fare le figure grandi,chele piccole,quando feccquel

lagran tela,di cui ti è ragionaio,neIfeficquic di Michclagnolo . fu anco ado

fwrato Bernardo con fuo molto Konore nelle nozze del fuo, e noftro Prenci

pc,ia alcune mafcherarqnei Trionfo dé’Sogni,come fi dirà: negl’ intermó*

dij della commedia,che fu recitata mpalazzo.come dà aitriè fiato racconta-

to diftefamente. E fé hauefle coftui,quando era giouinetto (fe bene nó paf

Eanco trenta anni)attefo agii ftudij dell’arte, fi come attefe al modo di forti

ficare,in che fpefe affai tempo,egli farebbe boggi
,
per auentura a tal grado

d’eccell. che altri ne ftapir£bbe,tuttaui3 fi credehabbia a confeguirep ogni

modo ilmedefimo fine,fc bene alquanto piu tardi
: percioche è tutto inge*

i{oo euirtu. a chefiaggiugnel’efiere Tempre eferci tato, & adoperato dal

fuoSignore,&in cofehonoratiffime

.

E anco noftro Accademico Giouanni della Strada FiammTgo, ilqualeha

buon difcgnOjbonifEmi c3prjcci,moka jnuenzione, e buon modo di colori

re. Et hauendo molto acqui fiato in diecianni, che ha lauorato in palazzo

aiempcrajatrefco & a o!fo,con ordtQCjedifegQi di Giorgio Vafar!,puo fta-

reaparagonedi quanti pittoriha alfuofcruizio il detto Signor Duca

.

Mahcggi la principal cura di coftui fi è fare cartoni per diuerfi panni d’araz

2o,chefa fare pur con l’ordmedel VafariiI Duca,& il Principe didiuerrefor

m, fecondo le ftorie che hanno in alto di pittura le camere j e ftanze dipinte

dal Vafari in palazzOjper ornamento delie quali fi fanno,accio corrifponda
il parato da bado d’arazzi con le pitture difopra. perle ftanze di Saturno,

dOpi.di Cerere,di Gioue,e d’Hercole ha fatto uaghiirimi cartoni per circa

ttctua pezzi d’arazzi . E perle ftanzedifopra^doueiiabitala Principcflache
fono quattro dedicate alla uinu delle donne,coniftorìcdi Romane, Ebree,

GrcchejcTofcane,cioèleSabine,Efter,Penelope,ecua!drada,hafirto unul
'^entc cartoni per.pannìbelliHìmi. cfitnilraeaieper dieci panni d un faìor

|o»Dciquaiièlaiiitadeli'huomo. iSciifimilebafattopecle cinque rt ujzedi

^tco,douebabicail'Principe,dc.{:caic2 Ìi>atiit,Salanione^C:v

.



TERZAPARTE
£ per venti ftanzedcl palazzo dei Poggio a Caiano, chefe ne&aaoipa-ai
giornalmer-tcibafattocon rinucnzioncdcl Ducane cartoni le cacdc.cli*

ii (annodi tutti gl’animali, à:imodid’uccell2re,cpelcare,coDlcplQft:v

ne,c belle inuenzioni del mondo . Nelle quali uarieia d’animali,dacelli^

pclèi.di paefijC di veftiri,con cacciatori a piedi,& a cauallo,& uecellatonia

diucrfi abiti, peicaton ignudi, ha moftraco, e moftra di eflcre uetamente

valent'liuomo.ed'hauer bencapprefo la maniera Italiana con pcnficro’di

uiucre,c morire a Fiorenza m fcruigio de’ Tuoi Illuftriilirai Signori,in com-

pagnia del Vafari.c degraltri Accademici

.

£ nella medffiroa maniera creato del Vafari
, & Accademico lacopotk

macftro Piero Ziiccha Fiorentino giouanc di uenticinquc,oucntifci anni,

iiqualcjhauendo aiutato al Vaiati fare la maggior patte delle cofe di pala-

zo,e in particolare il palco deliziala maggiore,ha tanto acquiftatouel dii:-

gnOjC nella pratica dc’colori,con molta iuafaticajfiudio, &allìduita,chefi

può hoggi annouerarefra i primi giouani pittori della ncftra Accademia.

E Toperecheba fatto da fé 11 lo nell’eflequie di Michelagnolo, nelle nozze

deirilluftriffìmo Signor Pnncipc.&aitrcadiucrfi amici luoiincllc quali hj

nio(lrointcnigenza,fiertzza,diiigcnza. grazia, e buon giudizio,l’hanno {at«

to conolccre pergiouancuirtuofo,e valente dipiniore.mapiulofaraoBO^

Je,chedaiui lì pollonorperarencirauenire,ccn tanto honorcdclla fuapa-

tria,quanto gii habbia farro in alcun tempo altro pittore.

parimente fra gl’altri giouani pit.dell‘Accademia,r! può direingegnofo.e

valente Santi Tidijilquaie,come in altri luoghi s’c detto, dopo clìerlì molti

anni clercitato in aoma,c tornato finalmente a goderfi Fiorenza, laquale La

f

'crlua patria,fcbcneifuoi maggiori lonodal Borgo san Sepolcro, & in

acittàd’afiai horrcuole famiglia. Coflui nell’,eflequie del Buonarruoto,

c nelle dette nozze della sereniflima Principella,fi por tò certo nelle cofc,clie

dipinfc bene affatto: ma maggiormente j & con molta, & incredibile fatica

nelle lloric che dipinfe nel T carro,che fece per le medefime no7.ze,airiili:ft.

Signor Paol Giordano Ocfiuo, Duca di Bracciano in fulla piazza di san Lo-

renzo. neiquale dipinfe di chiaro (curo in piu pezzi di tele grandilEme, ilio

rie dc’fatti di piu huomini illuftri dicafa Otfina . Maqtlo,cheuagliaripijo

meglio uedereindue tauoIc,chc fono fuori di fua mano, vna delle quali, e

in Ogni San ti ,

0

ucro san Saluadoredi Firenze(cheeofi é chiamato hoggi)

già Chiefa de’Padii Humiliati, & hoggt dc’Zoccholanri,nelIa quale eia Ma
donna in alto,& a bailo san Giouanni,san GiroIamO;&'a!frisantì.Encl!‘a!

tra,che è in sanGiufeppo dietro a santa Croce,alla cappella dc’Guardi,è vna

naciuiià del Signore fatta con molta diligenzia , & con molti titracti'di

naturale, senza molti quadri di Madonnc,& altri ruratti.chehafattoinRo

ma,& in Fiorcnza,e pitture lauoratem Vacicano,come s’c detto diicpaso

no anco della medefima Accademia alcun’ altri giouani pittori , chcfifcco

adoperati negl’apparati fopradetti,parte Fioren tini,
e
parte dello dito.

Aicllandrodcl Barbiere Fiorcntiuojgiouanedi zj.anni, oltre a molte aittt

cofe, dipinfe in palazzo per le dette nozze c6difegni,&: ordine del Vaiar.,

U

tele delle faccia te della fala grade,douc fono ri tratte le piazzedi tutteled'.à

del DcminiodelS. Duca, nelle quali fi p’ortò certo molto bene, e mcfticfi

giouic*
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j^ji^^j/^^cda sparcogniriufcita. Hanofimilmcntc aiutato ai Va
j^tjaocg*

g,^j^j,pp j^yjp^alffifuoÌcrcati,&: amici. Domenico Bcci,Alci

-ori d’Arezz^OjStefsno
Veltroni fuo cugino,& Horazio Porta arre

}

UontesanSsuino,TomarodcìVerrccc[iio.NclIamede{ìma Acca

-^(ono anco moiri ecccli. artefici foreftieri de’qualifiè parlatoa luugo

'a in piu luoghi . E pò ballerà che qui E Tappino i nomi, accio fiano fra

5 In Accademici in qfta parteannouerari. Sonoduque Federigo Zucche

^PmTpcroFórzna,e Lorézo Sabatini Bolognefi, Marco da Faenza,Tiziano

ir’ Ho Paulo Vcroners,GruiéppoSa!uÌ3tJ,i!Tinroretto, AleflandroVetto

H Danele
TcultorijBatifta FarinatoVeronefe pittori , & A ndrca Palladio

^\:ietto , Hora p dire fimiimcte alcuna cofa degli sciti. Accademici, c del-

?rrloro,ne!lequaliróirédomolto volere allargarmi, pcfTer’efiiuiuijC pio

•p di chiarilE.fjma.e
nomea. Dico cheBenuenuto CelliniCiitadinoFior.

fi cominciarmi dai piu vecchie piu honorati)hoggj scu!tore,quado atiefc

Orefice in fuagiouanezza. non hebbepari,nehaueua forfè in moltiannir

jka profcfiìone jrinfarcbcHi{Iì.figuredi tódojebafionlieuojetuttealtre

opere di quel meftiero. legò gioie,& adornò di Caftoni marauigliofi, con ti'

curine tanto ben fa tre,& alcuna uoita tanto bizzarre.e capricciofejche non-

tìpuo,Depiu,nemeg!ioimaginare . Le mcdaglieancora,cheinfuagiouen-.

rofece d’oro ed’argento.furonocondottccon incredibile diligenza, nefi

pofTono rato lodare,chc badi.fecein RomaaPapaClemctefctcimounbot»

toncdaPiuialebclliffi. accomodadoutottimaméte una punta di diamàteio

torDatadaa'cumputtifattidi piadca doroi&un Dio Padre mirabilmérela

noraio.oflde oltre al pagamétohebbein dono da ql Papal’ufiziod’vnamaz

uEflcdogli poi dalmcdefimo Pótefice-dato afàrevn Calice d’oro,lacoppa-

dclqualcdouea edèr retta dafigurcrappresétati Icuirtu Theologichc, lo c6

doflc aliai iiicino si fine.có artifizio maraitigliofilEmo.Ne medefimi tépi n5^

fochi fàcefle meglio,fra molti che fi prouatonoi le medaglie di ql Pp. dilut

come he sano colóro,che le uidero,8£n’hàno.E pche hebbe p qfte cagioni ca

radi fare l-conij dellaZeccha di Roma nó fono mai date uedute piu belle mo-

nete di qilo che allora furono dàparem Roma. E peio dopo la mortediClc'

mÉte,tornàtò Béueiiro a Fircze,fece firnilmétc i conij c5 la teda del nuca aIcT

sidro p le monete p liZeccha di Firéze cefi belli,& có tata ditigéza,che alcu-

ne di edefiferbanohoggi comebeUifs.medtglieantiche.ementamciS.ptio

dielqdcuinlefefteiro.Datofifinalméte Béuenuto alla scultura, &al fare di-

gttto,feceI Fràcia molte cofedi br6zo,d’argéto,& d’oro, mctre dette al ftr-

«iziode! Re Frac in ql regno. Tornato poi alla patria, e medofi al seruizio

^elDucaCofìmo,fu prima adopato ia alcunecofeda Orefice, & in ultimo

datogli a fare alcune cofe di sculturarondecódufiedi metallo la datuadl Per

^»chcha tagliatala teda a Medùla,laqualeèin piazza del Duca meina àlla

porta del palazzo del Duca,fopra una bafa di marmo có alcune figurcdi bro
*ubcllirs. alte circa vn brac. & un terzo Luna. laquale tutta opafu condotts
^SRiétccó quàtoftudio,fidiitgcza fi può maggiore a pfèzzionc,epofta in

«CTioltìo *o degnaméce a paragone della ludit di mano di Donato , cofi fa«

^fò^ecelebrato scultore. £ certo fu marauiglia, cheedendofi Bcnuenu'O
^^citato tati anni in far figure piccole, ei códufie poi có tata ccceii. uoa da-

‘«‘cofigrande.
^
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i; mécieiji-no hafatro un CtueifilTo^i marmo tairo ton<io, egrand: qaarj:^

jt uiuo. chepec fimiieè U pm i ara,e beila seni tura,che lì polla aedere.

Onde lo tiene ilSign. Duca,came cofa a ic carifliraa,0el palazzo deTitt^p

col locarlo alla cappclìa,o aero Chiefettajche fa in detto luogo, laqaal Chic

fetta non poccua a quelli tempi faauccc altra cofapiu di fs degna,edi figtat

Prencipe . E i n forama non li può quell’opera tanto lodare,chcbafti.

Hora.lc bene potrei molto piu allargarmi neU’opcrcdi Benuenuio, ilqualc

èftatoin tutte le Tue cofs animoso ...fiero, uiuacc,prontiirimo,e tetribilis-

Cmo,e perfona che ha faputo pur troppo dire il fiuto fuo con i Principi,non

meno che ìe mani,e l’ingegno adoperare nefle cofe dcirarcijnon ne duo qui

altrotattefojcheegli Hello hafcrittola uita,e Topcre lue, &un trattato dei-

loreficcria,5c del londerc,& gettar dt metallo con altre cofe attenenti itali

arci,& della fcul tura con molto pio eloquenza,& ordine,che ioqui,paoeQ

tura non laprei fare, e pero quanto a lui, balli queftobreue fororoahodel

le lue piu rare opere principali.

Francefeo di Giuliano 03 san Gallo .lcul:orc,archicetto,5c Accademico,di

età hoggi di settanta anni.hacondottoxomc lì è detto nella uira di foo pa-

dre,^ altroue,molte opere di sculcuratlc tre figure di marmo alquaio mag-

gior del uiuojche fono loptal’altaredella Chielad’Orsan Michele,sàia ad

niiia Vergine,c ChrillofanciiilIa,cheionomoltoÌodate figotc. Alcun’ al-

tre ilatuc,pur di marmo,alla fepoitura di Piero de'Medici a monte Cafiìio.

la fepoltura,chc è nella Nunziata del V efeouo de’Marzi , e quella di Monlì-

gnor GiouiOjfcrittore delle ftoriedcTuoi tempi. Similmente d’architettu-

raha fatto il mcdcfimoj&in Fiorcnza,&altrone,moltcbelle,cbuon'optre.

& ha meritato, per le fue buone qualita,di efler lempre flato come loro etcì

turajfauoricodclla cafa de’Medici,per!a ferui tu di Giuliano fuo padrc-onde

il Duca Coliraojdopo la morte di Baccio d’Agnolo, gli diede il luogo, clic

colui haueuad’acchitcttoredel Duomo di Firenze.

Deìl’AmannatOjcheèanch’egli fra 1 primi de’nollri Accademici.cllendo

fi detto a ballaza nella deferizione dell’operedi Iacopo Saoiouino,non fabi

fogno parlarne qui altrimenti

.

Dirò bene che fono fuoi creati,& Accademici AndrcaTalamcch daCar

zara»scultorc molto praiico,che ha fotto elfo Amannato condotto moitetì*

gure,Sc ilqualedqpo la morte di Martino fopradetto è flato chiamatoa Mes

ima nel iuogo,che la ten negia fra Giouan’Agnolo,nclqual iuohose motto.

E Barilla di ÉcnedetLO,gioaaneche ha dato faggio di donere.comc tata,riu

fcireeccclleiice,hauendogiamoftroin molte opcre,chc non è meno dcldct

to Andrca.ne di qual fi uogl’altro de’giouani scultori Accademia,di beil'ia

gegno,cgiudizto.

Vincen7Ìode’RofIìdaFiefoIe,sculcorcanch’cgli architetto, & Accade-

mico FiorenmiO;,e degno che io quello luogo lì faccia di lui alcuna mono-

tia,oltrcquello,chefcn’è detto nella aita di Baccio Bàdinclii>di cuitadilcc

polo . Poi dunque,chefifupattitodalai,diedegranfaggiodtfeinH.ooM»

anco rche fu ile aliai giouane, nella flatua che fece nella Kuondad’un s.Gi»*

epp o con Cbriflo fanciullo di dieci anni, ambidue figure fatte con booW

prat ica,e belia maniera
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jé^poi Bella Chielà di san ta Matiadeila Pace due Tepolttire, con I Emula-

oidi coloro,cbe ai fon dentro,foprale cade, edi fuori nella facciata alcuni

J^feti di tnacmo di mezzo rilicuo.c grandi quanto il iiiao,chegracquifta-

rono comedi cccell. scultore, onde gli fo poi allogata dal popolo Romano
Ufratuachefccc di Papa Paulo quarto,che fu pofta in CampidoghotJaquale

condudcottimaraeate . Ma hebbe quell’opera poco uita,percioche, morto
qBdPapa,furouinata,egettata perterra dalla p!cbaccia,chchoggiquegU

fatliperleguitafieramente,chehien haueua polli in Cielo. Fece Vincen-

liodopo la detta figura in uno He ilo marmo,due ftatue
,
poco maggiori del

aiuo,cioè vn Tefeo Re d’A cene,che ha rapito Hclena,efcla tiene in braccio

inattodiconofceria,con una troialottoi piedi. Delle quali figure none
poilibilc farne alcrecon piu djligen2a,ftudio,f3tica,e grazia, perche andan-

doli Duca Cofimo de’Medici a Roms,& andando a uedere non meno le co

fcmoderne,dcgned’cficreuedute,chei’antiche,uide,moftrandogliene Via
cenzio le dette llarue,clc lodò lommamen te,come meritauano . onde Vin-
cczio, che ègetile le donò corielcmen te,& infieme gl offetlè in quello potei

lèropera Tua . Ma sua Eccellenza hauendole condotte indi a non molto a

Firenze nel filo palazzo de’Pitci,giiei‘ha pagate buon pregio. Et hauendo
fico menaco elio Vincenzic,gli diede non molto dopo a fare di marmo in fi

gare maggiori del uiuo,e tutte tonde.le fatiche d’Hercole.ne!leqU3!i va fpé

dcDdojltcmpo,cgian’hacondoiteafine,quado egli uccide Caccho,&qu5
do combatte con il Centauro. laquale tutta opera,comeè di fuggetco al tcjs-

fima.e faticofajcofi fi Ipera debba diète per artificio,& eccellente opera; elle

do Vincenzio di beliiilìmo ingegno,di molto giudizio,& in tutte lefuecofe

(l’itnportaDza,moItoconfidcrato.

Nc tacerò,che folto la coftui difciplina attende con fua moka lode alla fcul

t{ita.

IllarioneRurpoli,gicuane,eCictadin Fiorentino, ilqualenon meno degli

altri luoi panAccademici,ha mofteo di fapere,&haucrdifegno,e buona pra

tjeainfare ftatue,qaandoinficmecon gl’altri n’ha bau tuo occafioneneli’ef

Icquiedi Michelagnolo,e nell’apparato delie nozze fopradette •

• FfancelcoCamiIliani,lcultoreFiorentino,& Accademico, ilqualefiidi-

ficpolodi Baccio Bandinelli,dopo hauer dato in molte cofe faggio di edere'

buono fcultorc.ha confumato quindici anni negl’ornamenci delle fonti do
uencunaftupcQdiffimajchehafattofareilSignoidon Luigi di Tolledoal

iw giardino di Fiorenza, i quali ornamenti intorno a ciò fono diuerfe fta-

aiccl’huomini,e dUnima'i in diuerfe maniere,ima tutti ricchi , c ueramen te

icali,c fatti fcQzarifparmio di ipefa . ma infra l’altrc fi:atue,che ha fatto Fran

edeo in quel luogo,duc maggiori del uiuo,che rapprelentano Arno , e Mti

goone fiumi,fono di fomma bellezza , c particolarmente il Mugnone , che

può dare al paragone di qual fi uoglia flatua di maedro ccceliéce . in (bmma
Bitta ràrchitettura,& ornamenti di quel giardino, fono opera di Francefeo

ilquiic l'ha fitto per ricchezza di diuerfe uane,fontane, fi fatto, che non ha

pati in Fiorenza,ne forfè in Italia. E la fonte principale,che fi ua tuctauia có-

<loccDdoafiDe,(èva la piu riccha,& fontuofa.che fi poffa in alcun luogo ue*

iat
. pct tutti quelli ornamenci,c he piu ricchi, e maggiori pofiono imagi--



I?6
terza parte

narfi.epcrgraccpiad’acquejcheuifarannoabbondamiaitne^.
^

E anco Accadeniico,£ rnolto .n grazia de nqftri Principi
3

Giooan Bologna da Douay,fciilcore Fiammgo,giouaneueramenr ’

mo. Ilqualeha condotto con belliffimicrnamencidi merallolaf'^

nuouariiente fi èfatra in fuìia piazza di fan Petronio di Bologna,

palazzo de’Sipnori. nella quale fono,olcregl’altri

ne in fu canti beililTiine.con uarij putti attorno,e raaichere
bizarte &

ordinarie.Ma QuelÌo,che piu impor ta,ha condotto fopra,e nel mez^g j-H®'

ta tonte un Nctcunno di braccia rei,cheèun beiliffimo getto, efigurgft'?

ta,e condott.r perfettamente . Il mede‘fimo,per non dire bora quante oc
hafatco di terra cruda,e cotta, di cerajed’altremifturejhafattodirnarm*

vnabelliflìma Venere, c quafi condotto a fi ne al Signor frcncipeun
Sanf^

ne,grande quanto il uiuo,ilquale combatte a piedi con due Filiftei
. Edibr'

zo ha fetto la ftatua d’un Baccho,maggior del uiuo,e tutta tondai& vn Mw
curio in atto di uolare,moIro ingegnolo,reggendoli tutto fopravnagamb»

& in punta di picjche è ftata mandata all Imperatore MalTimiiianojCorae
co

fajchecerioèrariflìma. Mafein fin qui ha fatto niolceoperejebellejncfjri

molto piu per l’auenjre,cbcllUrime,hauendolo ultimamente fatto il Signor

Prencipeaccomodaredi ftanze in pa!azzo,edatoli afàreuna ftatua di brac.5

d’una Vittoria con vn prigione che ua nella sala grande dirimpetto avn’aU

tra di mano dimichelagnolo. fata per quel Principe opere grandi,e d’impot

tanza,nelle quali hauera largo campo di moftrarela fua molta iiirtu

.

Hanno di mano di coftui molte opere,c belhffirai modelli di cole dinerfot.

Bernardo Vecchietti,gencil’huomo Fiorentino,& maeftro Bernardo di mo

na Mattea muratore Ducale che ha condotto tutte le fabrichc difcgnatcdal

Vaiati co gra ecc. Ma non menodi coftui,eruoi amici,e d’altri scultori acca

demici è giouane veramente raro,e di bello ingegno,V incenzio Danti Pero

ginojilquale fi hacletto fotto la protezzione del nuca Cofimo, Fiorenza per

patria . Atcefe coftui elìendo gtouinctto,airOrefice,c fece in quella profes-

iìonc cofeda non credere. E poi dacofi afare di getto, gli ballò Tanitno, di

ucnti anni,gettaredibrózo la ftatua di Papa Giulioterzo alta quattro brac-

«iajchefedendo da la benedizione, laquale ftatua ,'chceragioneuoIilEniaJ

hoggi in falla piazza di Perugia. Venuto poi a Fiorenza al seruizio del Sig.

DacaCofimojfece un modello di cera bellilTimo maggior del uiuo,d’vnHet

cole,chc falcoppiare Anieo,per farne vna figura di bronzo,dadoucrceBfrc

polla lòpra la tote principale del giardino di Caftello,uilla del detto Sigooj

Duca, ma fairakibrmaaddofloaldetto modello,neluoleregettarladi
m

20 nonucnncfàtta,ancoracheduo uolccfirimeielIì,o per mala fortuna, 0?

che il metallo fufle abruciato,oaltracagione
.

, ^
VoltolH dunque peroonfottoporrc le fotichc aluolere della fortonM

rare di marmOjCondulTc in poco tempo di un pezzofolodi

rcjCioè l’Honore,cfae hatoito l’Inganno, con tanta diligenza, che

haueflc mai fotto altro,che maneggiare iscarpelli,& il mazzuolo. ^
Onde alla refta di qucH’Honore,che è bella,foce icapegli

riccÌ,taoto

forati,chepaiononatura]i,eproprij moftrando,ol tre cjo,di beni!» ^
deregl’ignudi. Jaquale ftatua èhoggì nei cortile della cafo del Sigu jj
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^ Almien, nella uia de’Serui . A Ficfolcjper lo medefifflo Signore Sforza,

léce molti ornamenti in un Tuo giardino,& intorno a certe fontane

.

popocondulle al Signor Duca alcuni baffi rilicui di marmo , e di bronzo ,

theforono tenuti beiiiffimi,per efTere egli mquelta maniera di fculturfjper

aoeotuta non infcrioreaqualunche altro. Appreflogettò,purdi bronzo#

lagrata della nuoua cappella fatta in palazzo nelle flanzenucue, dipinte da

Giorgio Valàti,&con ella un quadro di molte figure di baffo rilicuo,chc fer

raUQ'armariOjdoueftannofcrittutcd’importanza del Duca. Erun’ altro

quadro alto un braccio, e mczzo,e largo due,e mezzojden troni Moifo,che g
guarire il popolo Hebreo dal morfo delie serpi,ne pone vna fopra il legno

.

kquali tutte cofe fono appreflo detto Signor’,di ordine del quale fece la por

tadcilaiagreftia della PieuediPrato,e fopra ella una caffa di marmo có una

Nollra Donna alta tre braccia,e mezzo,col figliuolo ignudo appreflo
, e due

puttinijchc mettono in mezzo la tefta di ballo rilieuo di Mefler Carlo de’MC

didjógliuoio naturale di Cofimo vecchio,
e già propofto di Prato . le cui os*

làjdopo elfec fiate lungo tempo in un depofi co di mattoni , ha fatto porre il

Duca Cofimo in detta càlTì,6c honoratolo di quel fepolcro . Ben è ucro,che

la detta Madonna,& ilbaflb rilieuo di detta tefia,cheèbeliiirima,hauendo

cattiuolumc,nonmoftranoagranpezzoquelchefono . Ilmcdefimo V'in

cenzio ha poi fatto per ornarne la fabrica dc’Magiftrati aliaZeccha nella te-

llau fopra ialoggta che è fui fiume d'Arno un’arme de! Duca, mefla in mez
IO da duefigure nude,maggiori del uiuo>i’una fatta per TEquità , e l’altra p
10 Rigore. Scd’hora in bora afpctiail marmo,per fare la fiatila di efloSigno

re Duca,maggiore aliai dei u;uo,di cui ha fatto un modello
,
laquale ua po-

ftaaledcre lopra detta arme,p«r compimento di quell’opera, iaq naie fi do*

uerra murare di corto infiemecolrefiodcilafacciata che cuctauia ordina il

Valarijchcèarchicetto di quella fabiica. Hahancoframano,econdot-

u a bonifiimo termine vna Madonnadi marmo maggiore del uiuo, citta,et

col figliuolo Giefu di tre melii braccio,che l'ara cofa bclliffima. Lequali ope

relauota inficme con alcre,ncl Monafterio degl’A ogeli di Firenze
, douelì

llaquietamen ce in compagnia di que’ Monaci Tuoi amicifsimi nelle ftanze,

chcgiaqumi tenue Mefler Benedetto Varchi,di cui fa elio Vincenzio un ri

ttatco di bado rilieuo,che fata belliffimo. Ha Vincenzio un luo fratello nel

Tordine de'frati Prcdicatori,chiamato frate Hignazio Dati, quale,c nelle co

fedi Colraografia ecccllcntiffimo,5c di rato ingegno,e tato che il Duca Co-
liino de’Mcdici gli fa condurre un’opera,che di quella profeflione non è fta

to mai per tempo nefluno fatta, ne la maggiore,ne]a piu perfetta,& quello

cchcfaaEcceilcnzia con l’ordincdel Vaiaci fui fecondo piano delle ftan-

icdelluo palazzo Ducale,ha di nuouo murato apofta,& aggiunto allaguar

daroba una lala affai grande, i5cintorno a quella ha accomodata di armari al

ti braccia fette con ricchi intagli di legnami di noce, per riporui détto le piu

importanti coie,& di pregio,& di bellezza che habbi sua Eccellenzia
>
que-

fti ba nelle porte di detti armari fpartico dentro agrornamen ti di quegli 57.

quadri d’altezza di braccia duein circa, e larghi a proporz!one,dentro a qua

11 fono con grandiffimadiligenzia fatte in fui legname a ufo di mini) dipin-

Uiolio k tauolc di Tolomeo miluratc perfettamente tutte, & ricorrette

PPppp a
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diligcDtia fatte le fcale loro da mifurare , & i gradi doiil^Cono!^°^
nomtancichij&modcrni.&lafuadiuifione'dic

' ^

modo; Ali’encrata principale di detta {ala fono n

laarijtta io oaefto

gl. armanm m qaat.ro quadri quattro niezae pallciu prorpettiLacfcca,
dabailo fon 1 unaierfale della terra,& nelledua difopra runiu^r^dcdelCtt
lo,eoa le (oc itnagini,e figure celefti. poi come s’entra dentro aman rita,è
tutta 1 Europa in tauole,e (^uadri,una dreto all’altra fino al meao dtlii
facciata che è a fomrao dirimpetto alla porta prlcipa!e,nel qual meztóscpo
.{loi’Oriclo con leruoce,&conlesperede pianeti che giornalmente ha*
no entrando ilor moti. Qiteft’è quel tanto faniofo, & nominato Odo-
lo fatto da Lorenzo delia Volpaia Fiorentino.difopra a quefterauolecl’Af.

firica in undici rauole,fino a detro Oriolo; feguiia poi di la dal detto Onolo
l’Afia nell’ ordine da baffo, 6c caraina parimente in 14 tauolefinoallapor

ta principale . Sopra quefte tauole dell’Afia in altre 14. rauole, {cguitaoole

Indie Occidentali cominciando come le altre dall’OtioIoj&feguitsndofi.

no alla detta porta principale in tutto tauole 57. è poi ordinato nel bafamé

to da baffo in alcretanti quadri attorno a torno,che ui faranno a diritturaa

piombo di dette tauole tutte rerbe,& tutti gli ammali ritratti di naturalefe

ccndo ia qualità che producano que paefì .fopra la cornice di detti armari,

che Iafine>ui ua {òpra alcuni rifaltjjchediuidono detti quadri che uifi porta

noalcunetefle amiche di marmo di quegli Imperarori,& principi chel’ao-

no poiledute che fono in e{Iere,& neliefaccie pianefino alla cornice del pa!

co quale tutto di legname intagliato,& in dodici gran quadri dipintopeia-

fcùno quattro inmagini Celeftijche {ara 48.& grandi poco raen del uiuocó

le loro {Ielle: {bnofbtfo(come ho detto)in dette faccie trecento ritratti nato

ra!idiperronercgnalated3 50o.anniinqua o piu dipinte in quadri a olio

(come {ene fara nota nella tauola deritracti,per non far'hora fi lunga fiorii

con i nomi loro) tu tri duna grande2Z3,& con un medefimo ornamento in-

tagliato di legno di nocecofa ratiffima. nelli doa quadri di mezzo del palco

larghi braccia quattro l’uno ,doue fono !e immagini Celeflije quali con faci

lita fi aprono fenza ueder doue fi nafeondano in un luogo a ufo di Ciriola-

ranno tipo (le duegran palle alte ciafeuna braccia cre,e mezzo neil’unadriie

quali andera tuttala terra diftintamen te,& quella fi calerà con un arganet-

to chenonfiuedra fino a ballo,cpofera in un piede bilicato che ferma fi ae

«Ira ribattere tutte le tauole che fono atomo nequadti degli armati, &hara

no un contrafegno nella palla da poterle ricrouar facilmente. Nell’ altra pai

ia faranno ie48.immagini Celefti accomodatein raodochecon efla faran-

no tutte le operationi dello Aftrolabio perfectifiimaméte, quello apricelo,

femuenzioneènata dal Duca CofimopetmettereinficmeunauolraijK

fte cofe del CieIo,& della terra gtuftiflìme,& fenza errori,& dapotcrlemi-

rurare,&uedere,&aparte,&tuttcÌDfiemec0me piaceiàa chili dileto»''^

ftudia quella beliiffima profefTione,dc! che me parlò debito mio coiK

«legna di eiìcr nominata farne in quello luogo per la uircu di frate Higoi'»

mcmoria,& per la grandezza di quefto Principe chccifadegnidigodata

.honorarefarithe^efirappiaper tutto il mondo.
£t tornando
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fttornandoagl’huomiriiclcilanoftra Accademiadico aacotacLe nella ui-

uddTribolo II ila parlato d’Antonio di Gino Lorenzi d? Settignanc scul-

lore^ico qui con piu ordme>come in Tuo luogo,chr egli condulEe Tutto es-

toTtibolo luo maeftrojla detta ftatua d Efculapio, che è a Caftcllo, c quat-

tro putti che fono nella fonte maggiore di detto luogo, e poi ha fatto alcu-

pe tcfte,& ornsmtntijche fono din torno al nuouo uiuaiodi Caftellojchcc

lilsùalto in mezzo a diuerfe forti d’arbori di perpetua uerzura. Et ulcima-

jBcntehafatto nel belliOìmo giardino delle Italie uicino a san Marco, beilis

fcmiornamentia una fontana ifolatajCÓ molti animali acquatici fatti di mar

itiOjCdimifcfaibelljflìmi.Etin Pila condullegia con ordine del Tribolo fo

pradcttolafepoltura del Corte Filofofo,e Medico eccellétillìmo con lafua

lbrua,edacpurti di marmo bcliiffitni . Et oltre a quefte,ua tuttauia nuoue
opercfacendo per li Duca di animali di mifchij&uccelii’per {onci,lauoridi6

atifsimijchelofannodegnifsimodi eflerenel numero diqucfti altri Acca-

demici. parimente un fratello di coftui,detto Stoldo di Gino Lorenzi,gio-

nanedi trenta anni, fi è portato di maniera infino a bora in molte opere di

fcu!ture,che fi può c6 ucrita hoggi annoucrare fra i primigiouani della Tua

prcfclsione,e porre fra loro ne’iuoghi piu honorati.Ha fatto in Fifa di mar
ICO una Madonna annunziata dall’Angeiojche l’ha fatto conofeere per gio

uanc di bello ingegno,e giudizio . Et un’altra bellifsima ftatua gli fece fare

LucaMartinjinPifajChcpoidallaSignoraDuchelTaLeonora fu donata al

SigrordonGrazia di ToUedo filo fratello, che l’ha poftain Napoli alfuo

giatdinodiChaia.Hafattoilmedefimocon ordinediGiorgio Vafari nel

mezzo della facciata del palazzo de’Caualieri di santo Stefano in rifa, & fo-

prala porta principale,un’arme del Signor Duca gran Maftro , di marmo,
grandir$ima,mefia in mezzo da due ffatue tutte tonde,laRelÌgione;e la citi

fttia,che fono veraméte bellifsime,e iodaiifsime da tutti coloro, chefe n’in

tendono . Gli ha poi fatto fare il medefimo Signor
,
per lo fuo giardino

de’Pttii una fontana, fimile al bellifsimo Trionfo di KettunnOjchc fi uide

Dilla ruperbirsimamafcheratajchc fece fuaEccell. nelle dette nozze del Si-

gnor Ptincipellluftrifsirao. e quefto baffi quanto a StoidoLorcnzij ilqua-

leègioiiane.eua continuamente iauofando,6cacquiftandofimaggiormen

te,frafqoi compagni Accademici,fama,& honore.

Della medefima famiglia de’ Lorenzi da Settignano è Batifla , detto del

Caualiere,pcF ellet fiato difcepolo del Caualiere Baccio Bandineiii : ilouale

hacondotto di marmo tre (fatue grandi quanto il uiuo , lequali gli ha fatto

farcBaftiano del Pace Cittadin Ficren tino, peri Guadagni, che (fanno in

Franria,e quali l’hano poftein un loro giardino,e fono vnaprimaueraignu

d3,unaftate,& un vcrno.chcdcono cllcrc accompagnate da un’ Autunno,
lequali (fatue da molti, che ih anno uedute,fono fiate tenute belle,^ ben fat

Tsohremodo. Onde ha meritato Batifta di edere fiato eletto dal Sig. Duca

a tare la cada con gl’ornamenii,& una delle tre (fatue che uanno alla fepol-

tnradi Michelagnolo Buonarruotijlaqualc fanno con difegnodi Giorgio

Vafari suaEccell. & LionardoBuonartuoti,Iaqualeopeiafi uede,chcBaH

ffaaacóducédo ottimamente a finc,con akunipuiti^elafiguradielloBaa-

catruotodalmezzoinla .
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La feconda delle dette tre figure,che uanno al detto fepolcro,cheliac

ferelapittura,lculcuta,& archuettura,iièdataafareaGiouaDnidiB^°^'^

to da CaftelIo,difcepoio di Baccio B3ndinelli,& Accademico, ilqualclauo!

la per l'opera di Situa Maria del Fiore i’opcre di bafloriiieaojcheuànodif,.

torno al Choro,che heggimai è uicino ailafua pfezzione.DelletjualiuanW

IO imitando ilfuo maeftro,e fi porta in modo,che diluififperaottiniariiifà

ta . Ne auaerra altrimenti,pcioche è molto afliduo a lauorarc j& agliftadij

della Tua profelfione. £ la terza fi è allogata a Valerio Gioii daSettignano,

scultore,6c Accademico, petcioched’altre opere che ha &ttom fin quifóno

Hate tali,chc ùpenfahabbia a riiifcire la detta figura fi fatta, che nófiafecó

degna di edere ai fcpoicro di tant’huomo collocata. Valerio,ilqualeègio.

uanc di ió.annihain Roma ai giardino del Cardinale di FerraraaMóicG

uailo reftaurate molte antiche flatue di marmo,rifacédo a chi braccia, adii

f

àedi,& ad al tra,alcre patti,che mancauano, Et il firnile ha fatto poi nel pa>

azzo de’Piiti a molte ltatue,che u’ha condotto,p ornamento d’una griiali

jlDuca.ilqualc ha fatte fare al medefirao di marmo laftatuadiMorgaiuc

nano ignuda, laquale c tanto bella,ccorifimiìealueroriufciia,chcfoil£DÓ

è mai flato ueduto alno rooftrocofi ben fatto,ne condotto con tanca diligé-

zafimileal naturale,e proprio,& parimente gl’hafatto condutrelaftatuadi

Pietro detto Barbino nano ingegnofo,.letterato, & molto gentile fauorito

dal Duca noftro. per le quali dico, tutte cagioni ha meritato Valerio,chcgli

Ila fiata allogata dasua Eccell. la detta flatua,che ua alia fepolturadelBuo*

narruotOjUnico maeftro di tutti quelli Accademici valent’huomini. Quin

IO aFranctfeo Mofehino scultore FiorentinOjefTendofidiluiinaltroluogo

fauellato a ballanzajballa dir qui,che anch’egli è Accademico, echefotw li

protezzione del Duca Colìmoua continuando dilauorarenel duomo diti-

la,e che nell’apparato delle nozze fi portò ottimamente negl’ornamentidd

la porta principale del palazzo Ducale. Di Domenico Poggini fimiltnea

te,cfrcndofi detto diropra,chcèrcujtorevaleni’huomo,echehafattovnam

Enicàdi medaglie,molto limili al uero,& alcun’opere di marmo, e di getto;

non diro qui altro di lui fe non che meritamétec de noflri Accademici, che

in dette nozze fece alcune flatue molto belie,iequali furono pofle foptarir

co della Religione al canto alia PagliaiC che ultimamente hafatto unaauo-

ua medaglia del Duca fimiliilima al naturale,e molto bella, econtinuamea

te ua lauorando . Giouanni Fancegii,o uero come altri il chiamano, Gioua

ni di òcoccho.Accademico ha fatto molte cofe di marmo,e di pietra, che fo-

no riufeite buone fcui turc:e fra l’altre è molto lodata un’ arme di palle eoa

due putri,& altri ornamenti ,pofta in alto foprale due fineftrc inginocchia-

te della facciata di ser Giouanni Conti in Firenze . Et il medefimodico di

Zanobi Lallicaci,iiqualccome buono,e ualente fruitore ha condotto,etnei

tauia lauora molte opere di marmo, e di gettOi che l’hanno fatto dignilEmo

d’eflere nell’Accademia,in cópagnia de’fopradetti. e fra l’altre fuecofeèfflo!

to lodato un Mercurio di bronzo,che ènei cortile dei palazzo di M. Lotta-

zo Ridolfi,pei elfer figura fiata condotta con tutte quell’auuertcnzc, chea

richieggiono. Finalmente fono flati accettati ncU’Accadcmia alcuni gioca

niscultorijchenell’apparatodetto delle nozze difua Aitezz3 |hannofetto
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^honeratc.c lodeaoH. E quefti fono ftati fra Giouan’Vincenzìo de’Ser

^ (Jifcepo'odi fra Giouan’AgnoIo; Otrauiano del Collettaio creato d: Za*

Laftic3ti,e Pompilio Lancia,Eg!iuolo di Baldaflarreda Vrbino archi-

di Girolamo Genga. ilquale Pompilio nella mafcherata detta

^jjGencologiadcgli Deijordinara per lo piu, e quanto alle machine, dal

^0 BaldafTarrefno padrc,fi portò in alcune cofe ottimamente

.

£0 ne trapallati ferirti aliai largamente dimoftro di quali,& quanti huo
quanto uirtuoG fi fia per coli lodeuole Accademia fatto raccoIta,&

jpofi in parte tocche le molte, & honorate occafioni hauute da liberaliisi*

pj5jgnori di diraoftrare la lor fuftìtienzia,& ualoreima nondimeno accio-

^jq'uefto meglio s’intenda quantunque que primi dotti fcrittori nelle lo-

j^jjeferirioni degl’archi,& de diuerfi spettacoli nelle fplendidifsime nozze

^pprefentari quello' troppo bene noto facellero ledendomi nondimeno

nelle mani la feguente operetta Icritta per uia d’efercitatione da perfo-

naotiofaj,& che della noftra profefsione non poco fi diletta ad amico

ftrctto,& caro,che quelle felle ueder non potette, come piu bre

ue,&checuttele cofeinun comprendeua, mie parlo per

fodisfaiione degl’ artefici miei douere in quefto uo-

lumc poche parole aggiungendoui inferirla

accioche coli congiunta piu fàcilmete che

feparata fi Terbi delle lor uìrtuofe

fatiche honorata me-
moria.
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DESCRITIONE DELLA PORTA
AL PRATO.

Iremo adunque con quella njaggìor diftintioncj&bce-

uità,che daU’ampieza deila materia ne fata concedo, che

intentione in tutti quefti ornamenti fu di rapprclentare

con tante pitture,& scolture quali, che uiue {uflero,tut-

te quelle cirimonie,& afFetti,&pompe,chepecilriccot«

mento,& per le nozze di Principefla fi grade pareua,dic

conueneuoli efler doueflero
:
poeticanaente,& ingegoo-

famente formandone un corpo in tal guifa propor tionato, checógiudido,

Se gratia i difegnaii effetti operaffe . Et però prsmieraméte alla Porta,che al

Prato fi chiama,onde 5. Altezza nella Città introduefi doueuacon MoIcyc

raméte heroic3,6-: che ben dimoftrana lan tica Roma nell’ amata Tua figlino

la Fiorenza rifurgere d’architettura Ionica fi fabbrico un gr3ndiffifno,&or

nati{Iìmo,& molto roaeftreuolmente compofte Antiporto, cheecccdcndo

di buono spatio l’alteza delle mura,chc iui eminentillime fono, non purea

gVentrantì nella Città,ma lontano ancora alquante miglia dauadifemerat

uig!iola,& (uperbdiìma uifta: & era quefto dedicato a Fiorenza , laqnalem

mezo a quafi dua Tue amate compagne la Fedeltà , & l’Affetione ( quale ella

fempre uerfo i Tuoi Signori fi è dimoftra) fiotto forma d’una giouane,& bcl-

li{liroa,&ridentc,& tutta fiorita Donna nel principale,& piu degno luogo

&: piu alla porta uicino era fiata diceuolméte collocatstquafi ,chericeucre,

& in tradurre,& accompagnare la nouellafaa Signora uoleflethauendoper

di moftrationede figliuoli fiuoi,che per arte militare fra l’altreilluftrc rendo

ta r.hanno,, quafi mitiiftro,& compagno (eco menatojMarte loi duce.&mae

ftroi&in un certo modo primo di lei Padre: poi,chefiottoifiuoiaufpicii,&

da huomini martiali,& che da Marce eran diTcefi fu fatta la fua prima fonda

tionejlacui ftatua da man deftra nella parte piu alci lontanacon la spadaio

mano quafi in feruùio di quefiafuanouella Signora adoperar la uolcflcrut

to minacciofo fi feorgeuathauendoin una molto bella, èc moltogran tela,

che di chiaro, Se feuro lotto a piedi dipinta gli ftaua,moltoa biaEchilStna

marmo, fi come tutte l’alcreopere,chein quefii ornamenti furono fimigliÓ'

te,ancoreg!i quafi condotto lece ad accompagnar la fua Fiorenza pane di

qucgl’h.uomini della iniiittiilìraa Legion Marcia tantoal primo, &alfecott

do Cefarc accetta primi di Iti fondatori. & parte di quclli,che di lei poi nari

haucuano la fuadifcipli na gloticlaraentc leguitato . Et di quefti molti del

fuoTempioChencheoggi periate, igioii ChrifiianaasanGicuaDoidcdita

fo fif)fi uedeuano tutti lieti ufeire- hauendo nelle piu lontane parti colica*

to quelii,chefo! per ualor dicorpo pareua,che nome hauutobaucflewfld

la parte d_i mezo gl’altri poi checoì configlio,& con l'induftria,ccmf Cco*

m £ flarjj o Proiiedicori(a!la \ cneciana eh: amandogli,) erano fiati famnli'*^

nella parte dinatizij& pju agl occhi uicinacomcdi'tutci piu degni DCptudc

gni iuochihantndo) Capitani tlegi’efercinpo{ti,&quecii,(beco!

coEpo3& deiranimoinfiemc haucuano chiaro gridò, fama irorootoW

acquiftatd*
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Ifqaifta!ofi;fraqu4liilpnmo,&il piu degno forfè li fcorgeuacome tr.oh’al

triacauallo il gloriofo Signor Giouanni dc’Mcdici dal natura] ritratto ,,pas

(ircdcgnillimodelgtan Cofimo>chenoihonoriamo pcrottimo,&ualoro-

HlBmo Duca: maeflro Angolare dciritaiiana militar difciplina;& con lui Fi

lippoSpanoterrordellaturchefca barbarie; & M. Farinata degl' Vbcrtima
goanimo confcruatore delia Tua patria Fiorenza; Eraui ancora M.Buonagui
ladclla Prcilajqueglijchecapo delia foriiffimagiouenm Fiorentina merita

doaDamiatalaprima,&gloriofa Corona murale s’acquiftò tanto nome:
& fAmmiraglio Federigo Folchi Canalicr di Rodi,che co duoi figliuoli, ed

ottonipotiruoifccccontroafaracinitanccprodczc. Eraui M. Nanni Stro

li,M. Manno DoDati,6c Meo Aitouiti,& Bernardo Vbaidini detto della

Carda padre di Federigo Duca d’Vrbino Capitano ccceilcntifsimo de’iem-

pi aolfri . Eraui ancorail gran Contellabile M. Niccola Acciaiuoli,quegli,

chcfi può dire checonferuaflc alla Regina Gioiiàna,& al Re Luigi fuoi Si-

gQori il trauagliato Regno di Napoli}6c che iui,& in Sicilia s’adoperò fem*

prccon tanta fcdcl£à,& ualore. Eraui un’altro Giouanni dc’Medici,& Gio
tunniBildominiiliuftri molto nelle guerre co Vifconci; & io sfortunato,

mavalororoFranccfco FerruccùSede piu antichi v’era M.Forcfe Adimari,

M-Corfo Donaci, M. Veri de’Cerchi, M. Bindaccio da Ricaloli, &h. Luca
daPanzano. FraiCommedarilpoi non meno pueda naturai ritratti ui fi

fcorgcua GinoCapponijCOn Neri Tuo figliuolo, .Se con Piero fuo ptonepo-

tr,quegli che tanto animofamente flracciandogrinfoleniiCapiroli di Cac-,

loottauoRedi Francia fece con Tuo immortale honore(come ben dille ql-

l’argutoPocta,nob;lraentefcncire,Ia uoced un Cappoti fra tanti Galli.

EtauiBcrnardetto de Medici; Luca di MafodegrAbizijTommafo di M.Gui
dodetti oggi del Palagio j Piero Vettori nelle guerre congl’Aragonefi no»

»Ìsimo;& li tanto,& meritamente Celebrato Antonio Giacotnini,con M.
Antonio Ridolfi,&có moit’aitri di q{lo,& degl’altri ordini,che lungo fareb

be,& i quali tutti pareua,che lietirsimi fi moftrallcro d’hauere a tanta aheza

klocpatciacondocta;augurandoleper la uenuta della nouella Signora ac«

crcfcimcnto felicità,dc grandezza; iichc ottimamente dichiarauano i quat-

uo Qecfi,che nell'Architraue difopra fi uedeuano focltci

.

Hanc pepmnfuo Putrim , quifanguine nohis

Ajpiccmgtmimos iieroiS,mmc,z:r onantes

E r Leti incedant , feliccm terque quat-erque

Cerutim^ uocent, talifuh Principe F EORAM

.

Ne minoreallegrczafifcorgeaa nella ftatua bellifsima d’una delle noue
Mufcjchcdirimpecto,& per cóponimcto di quella di Marte pofi:aera:& no
aiuorc nelle figure degrhuominifcientiaci, che nella tela fot coi Tuoi piedi

dipinta della medefima grandeza,&per componimen to fimilraenie dcil’op

poftaledeMarrialifiuedeua:plaqualefi vol/èmoflrare, cheficomegrhuo
aioi miiitarijCofi i letterati di cui elPhebbefèmpregran copia. Se di non pu
tomÌQorgrido(poi che pcrconcefsionedi ciafcunoleletrcrciuiarifurgerc

'4cDniÌQCiaroau^ crono da Fiorenza fociolaMufaiorguidacricefiaù anco
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ra c/5 condotti ad honorarc,& riceacre la nobile Spofada qaal mu6 coq^
iieico,honefto,& gerii faabito,&con un libro nella deftra,& un Flauto nd
ia finiftra mano parcua,checon un certo affetto amoreuclcuoleffe inuirare

i riguardanti ad applicar gl’animi alla uera uirtù : & fono la coftci tclafpor

fcmprc.oome tutte Tal tre,di chiaro, &rcuro)5uedeua dipinto no grande,

«

•Ticco Tempio di Mìneruajlacui ftatua coronata di bianca Oliua, & conio

icudo(come è coftume) del Gorgone,fuor d’etio porta era;innanxi alquaJe,

Se dai Iati,entro ad un ricinto di balauftri>fatto quali per pafleggiarc.fi oc.

deua una grande fchiera di grati. ifimi huomini,iquali(bsnche tutti lien.St

feftanti)ritcneuano nondimeno nella fembianza un cerco chedi uencrabi*

ie. Erano quefti ancor effi al naturai ritratti nella Teologia, &petfantiii

il chiarilTimo frate AntoninoArciuelcouodi Ficréz3,acui un Aogelcttofer

bauala uefcouil Mitria;& conluifiuedeuailpriniafratc,&poi Cardinile

Giouanni Domenicireccon loro don Ambrogiogenera!ediCamaldo!i,et

M. Ruberto de Bardi. Maeftro Luigi Marfi!i,Maeftro Lionardo Dati, «al-

tri molti:(ì come da altra parte, et quelli erano! Filofofi lì uedeiiail plaKmi

coM. Mariìlio Ficino,M. FranccfcoCattanida Diacceto,M. Francefeo Ve-

nni il iiecchiojcr M. Donato Acciaiuolijet per le leggi ui era col gradeAccnt

5o Francefeo luo figliuolo, M. Lorenzo Ridolfi^M.DinoRoflonifiiMugd

lo,etM. Forefeda Rabatta. Haueuauii Medici anch’clfiilor ritratti,fraquj

li Maeftro Taddeo, Dino,etToramafo del Garbo con MaeftroTorrigianVa

iori,etMaertro Niccolò Falcucdhaucuanoi luoghi primi . Non rcftarotiof

watcmaiici fi che anch’erti dipinti non uifurterojet di quefti oltre alf antico

Guido Bonatto ui fi uedeua Maeftro Paolo dei Pozo,ctil molto acuto, et in-

gegnofo,et nobile Leonbatifta Albertijctcon erti Antonio Man etti,crLoté-

xo della Golpaia*,quello per man di cui habbiamo quel primo merauigliolo

Orinolo de Pianeti,che oggi con tanto ftupor di qlla età fi uedcnella Guat

daroba di quello Ecccllentiflìmo Duca . Eraui ancora nelle nauigationiiipt

ritil5mo,€t fortunaciflìmo A merigo V efpucci,poi che fi gran parte de! raon

do per eflere llata da lui ri trouata ritiene per lui il nomed’Amcriga

.

uarta poi, et molto gen til dottrina ui era Mertcr Agnolo Politiano j a cui

quanto la Latina, et la Tofcanafiiueiladalui cominciate a rifurgere debbia

no,credo,che al mondo fia aliai bafteuolmentenoto. Eran conlui Pietro

CrinitOjGiannozo Manetti, Francefeo PUcci BartoIoromeoFotitio,AielIan-

dro de Pazi,et M. Marcello Vergiho Adriani padre dcli’igegnofiffirao,etdot

tirtìmo M. Gio.Baiifta detto oggi il Marcellino,cheuiue,etchecótatohono«

re legge publicamente in qfto Fiorentino rt:udio,et chenouellaraeatedicó-

mefsione di lor EccelJ. Ululi, fcriue le Fiorentine Hiftorietet ui ccaM.Crifto

Fano Landini.'M. Coluccio Salucatj,et ser Brunetto Latini il.Maeftro di Dan-

te. Neui mancarono alcuni Poeti,chelatinamentehaueuano fcritto cetre

Claudiano,etfra piu modermCarlo MarfuppinijCtZanobiSirada-Degl'Hì

fiorici poifiuedeua M. FrancclcoGuicciardini,NiccoloMachiaueffiin.Lio

nardo Bruni, M. Poggio,MatteoPalmieri,ctdiquei primi Gioaàni,nMK*

reo Viilani,etl’antichifsimo RicordanoMalefpini.Haueuano tutti,ohiBJg

gior partedi quefti a foddisfatiene de riguardati quafi,che a cafo poftimtaf

ieio nelle carte,© nelle copcrtcciclibri,cbein man rencoanocialconoilfe#
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joo«>odcll‘operefaepiufamofcnotato:ctiqaali tdttifi cerneimiliuri p
Jimoftrarc qlchc iui a tare uenuti tufferò i quattro uerfi,checome a qlli nd
fafchiccaue dipioti eranOiChiacamencelo faceuaoo manlfeffo,dicendo.

Artihiti fgr«gif5 Idtix y.ineru^

F/orrnf«_/ónpfr quis non miretur Ketrufcos}

Sedmigis hociUof £uo ^lorucre ncceffe ejì

Et CO SM O g(«wr<,^ C O SM I prole fiuente.

Acafttopoiallaftatuadi Martc,et alquanto piu a quella di Fiorenza uid

laCct quieda notare come con arte {ingoiare, et giuditio fu (Te ogni minima
colàdifttibuita) pcrciocho uolcado con Fiorenza accompagnate quafi dire

mofei Deità,della potcntia delie quali ella poteua molto bé gloriarli, le due

fino ad bora di Marte,et della Mula defcnttcjperche altre Città potcuano p
louentura non men di lei attribuirrclc,come manco fue propriele ha anche

meno dell’a! tre uicine a lei collocateieffendoff allampio ricetto , et quafi an

dito,che le quactro,che feguirano alla porta faceuano, feruito di quefte due
narratecorae per ali,o per teftate,chc al fuo principio porte l’una uerfo il Ca
ftelb era riuolta,et l'altra uerfo i’Arnoima qft’al tre due, che principio del ri

cetto faceuano,pciochecó pochealcre Cicradigiifaràno comuni ,ando an*

che alquanto pìuapproirimadoglieleifi come le due ultime,pche fono al tue

to a lei proprijfsime,et co neffuna altra l’accomunajO p meglio dire,che nef^

{un’altra può con lei in effe agguagliarfiCct fia detto con pace di qualche al-

tra aationTolcan3,laqualequado bara un Date,un Petrarca, et un Boccac-

cio da proporre potrà per auuen tura uenire in dilputa
,
gliele meffe profsi »

mifiimc.et piu che tutte l’altre uicine . Hor ritornando dico) chea caro alla

Aitila di Marte no men dell’altre bella,& ragguardeuole era ftata porta vna

Cerere la Dea delia Col tiuatione,et de campi; la qual cola quato utile , et di

quato hoDOedegna fia p una ben ordinata Città ne fo da Ro ma anticaméte

infegnato.chc haueiia nelle Tribu rufticane deferitta tutta la Tua nobi!tà:co

mctcftimoniaoltreamolt’altri Cacone chiamadola il nerbo di qllapotécis-

Cma Rep. et come nó meno afferma Plinio;quàdo dice i campi eifere ftati la

Borati per le mani degli Impadorij&poterfi credere,chela terra fi rallegrai

{ed edere arata col uomere laureato,& da triófente Bifolco.Era qrta( come c

q}Aume}coronata di spighe di varie forti,hauédo nella delira mano vna fai

ce,& nella lìniftra vn mazo delle spighe medefime. Hor quanto in qfta par-

tcgloriarcFiorfeafipoflàchiarircafi chi m dubbio ne fteffe miràdo il Tuo

otQati{simo,etcokiuati{simo cótadoidal qualeClafciamo Ilare la innumeca-
hilcquitità de {pbi'.Iìmi,& agiatillìmi palazzi, che p elio fparfi fi ueggano

,

aòdiaiancoegl‘ètaIe,chcFiorézaquantunquefralepiu belle Città di che fi

habbia notinauttéga per auuen tura la palma,rerta da lui di grà lunga uinta

3cfuperata:talchcmcruamcnte può attribuirlcle il titolo digiardino dcU’Eu
topa jol tre alla fertilità:]aquale benché per lo piu mootuofo,{k non molto
largo fia nulla di menoladiligentia,che ui fi u(a è tale, che non pur largarne

te parte il fuo grandiiIiraopopolo,& Tinfinita moIncudincdeforeftier!,chc

*icói.orionojma bene Ipeffo cottcfcraétc nc louicne i uicini,&i lóiani paefi

Q^qqq a
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Sotto la tela ritornando.chc nel medefimo modo
, & della medefirat graa*

^ezalotcoia dicoftcì ftacua medellmamétc fi ucdeua.haueual'eccelìétcpit

torcfigurato un belhrsimopacfetto ornato d’infiniti,& diuerfi all)etiindU

parte piu lontanadicuifi uedeua un’antico, & molto adorno Tempienoa

Cerere dedicatojip cui pcrciocheaperto,& fu colonnati fofpefo era jh uede

nano mohijcherelioiofamehtefagrificauano. In altra banda poi Ninfecac-

ciatrici per alquanto piu foletaria partefi ucdeuano ilare iotornoaduoa

chjarifsima, Écombrofa fontana,mirando quali con merauiglia,&offeiea

do alla nouelta Spola di quepiaceri,&dileiti>che nel loto exercitiofipiglit-

no;& de q.uali per auuentura la Tofeana non è a uerun’alcra partcd’IuìiaiQ

feriore; 6c in altra con molti Contadini di diuerfi animali faluatichi,&diroe

ftichicarichi,fi uedcuanoanchemolte Villanelle belle, &gioaaoi io mille

gratìore,bencherufticanegaireadotneuenireanch’eire(ceflédofioriteghit

iande,&: diuerfi pomi portando)auedere,&: Iionorar’ialorSignora,&iver

fijchecomeneiraltrefopra quella erano cógra gloria delUTolcana da V’a

giiio cauati diceuanu^

Hdtìc olm ueteres uitim colueveSdm :

Hanc Kemus , crfrciter,jkfortis HE T R VR I A crraà

Scilictt, CT rerumfada ejìpulcherrmmd yIotà

Vrbsiitm^Uii, pstem armisi ubere glebt

.

Vedeuafi poi dirimpetto alla (lama della deferitta Cerere quella dclTlo-

duftiia;& non parlo di qudrinduftriafemplic-cmente,che circala mercan-

tia fi uede da molti in raoltiluoghi ufare;jna<i’una certa particolare eccellé-

2a;& ingegnofa uertù,che hatmoi Ftorentiui huoraini alle col'coue m«t«

fi uogliono: per lo che mo!ti,&quel giuditiofo Poeta mairimamcntebcnpa

re.chc a ragione il titolo cTl ND VSTRI graitribuille. Diquancogiom

mento (ia fiata qneftacota1eInduftriaaFioren2a,& quanto comoda leint

fia Tempre (lato fattoci uede daU’hauerne formato il Tuo corpo,& dall’bautt

uoluco,chenon poteficeirerfattodi lei Cittadino chi fottoil titolo di quii

che arte non fulIeiidottorconofcendoper leiagrandezzaj &potenzaDon

piccola efierperuenuta. Hora quella fu figurata una femmina d’habitotw

to dnciolto,& fnello,tenente uno fcettro;nel!a cui cima era una mano con

un occhio nel mezzo dclla.palraa,'6c con due alette oue con lo fccttto ficco

gingneua a fimiglianza in uà certo modo del caduceo di Mercurica écnelb

iela,che com# l’altre fattole llaua fi uedeua un grandiffimo , Scornatillìmo

portico ò Foro molto fimiglian te al luogo oue inoliti mercatanti a «arare

i loc negozi) iìridacono,chiamatoil Mercato nuouotilchefaceuaancbepin

chiaro il pu tto,che in una delle facciate fi uedeua batter l’horctin una bin-

dadelqualcifClièndomacllreuolmenteftariaccomodatiilor particolariP-j

da una parte ciocia llatua della Fortuna a ledere Tur una Ruota,&dairB«

vn iMcrcuriocoi caduceo,& có unaborfain mano»fiucdeuanojidotc®*^

ti depili nobili Artefici cioè queili,che con maggiore eccellenza, cb«

in altro luogo in Fiorenza la lor Arteexercitano: &diqucft! cooielotiDct-

ci in mano quali chealTencrance Ptjncipellà ofierir leuolclìero,altrili««*

OìM
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wno con DMppicfOro,altri di feta,altri con ònitTìmi panni,Scaltri con rica

mi be{l!tEmL& merau!{»liofi,mtti lieti raoftrarli; là come in altra parte altri

fioedeoanopoi con diiierfi habitj palleggiando negotiare, & altri di minor
^radocoouarij,& beilillìmi intagli di Icgname.&aiTarfàe: Scaltri con Pai

)oth,con«afchere,&conSonaglij&a!treco£c fanciuilcfche nella medefi-

oagailàraoftrarcil mcdeùmogiubilo,& contento. lUhe,&i{giouamento

delie quali,& rutile,& la gloria,che a Fiorenza ne Ila uenuto Io dichiaraua»

noi quattro uerfi,che cornea gl’altri difopra poftì eraDO>dicendo

.

GBUirtfS bmxt SOLERTI A,nutnaufus,

AureAmonitrxiiit, quondm FLORENTI A'cunàif.

Fsmkreaxm^ dcriingcmo,<ìtqui enixx Ubare ejì

FriJÌMi^e pxret uitxìnJìbt quis^ bextxm

,

Dcliedue ultime Deirà,oVenti poi,che come habbian detto per la quan*

Tità,& eccellenza in effe de figliuoli luoi fon tanto a Fioréza proprie,che ben

può lopra ralttegloriofa reputarfi,da man deftraj&a canto alla ftatuadi Ce
rete era pofta quella d’Apollotpreib per quello Apollo TofcanOjche infbn*

de ncTofcani Poeti i Tolcani uerfi. quefti lotto i (uoi piedi(fi come nell’aU

cretclc)haueuadipintoindma d’un ameniflìmo Monte conofeiutoeffere

d’Helicone dal Caaal P.egafeo, un molto bello, Serpatiofo prato;! mezo a cui

forgeuailfagrato fonred'Aganippe.conofcintoanch’egli per le noueMufe*
che intorno gli ftauano foIlazandofi,con lequa)i,& all’ombra de uerdeg-

gianriAllorjjdi’chetutco’I monte era ripieno fiucdeuanouarij Poeti in va-

ricguiferedcrri.o paffeggiando cagionare,© cantare al fuon della Liraj men
treunaquantitàdi piccoli Amorini fopragI’A!lori{cherzando altri di loro

(àe:tauano,& ad altri pareua,chegetraffero lauree Coroneidi quefti nel piu

degno luogo fi aedeua racutiffimo Dan te, il Petrarca leggiadro,ic il facon-

do Boccaccio,che in atto tutto ridente pareua,che prometrcfferoaU’enrran

tc.Signora,poi che a loro nó era tocco fi nobi! fubbietto di infondere ne Fio

rentiniingegni tanto ualore.chedi lei degnamente cantar potefferojache

con l’exemplo de loro rcntti,purche fi troni chi imitar gli (appia hanno ben
aperto larghifsima fteada. Vedeuafialoruicini, de quali, che con loro ra-

gionaffero tutti fi comegl’altri da naturai ritratti M. Cmoda Piftoia, ilMo
temagno.GuidoCaualcantijGuittoned’Arezo , & DantedaMaiano,che
furono alla raedefima ctà,& fecondo quei tempi aliai ieggiadramente poeta

tono. Era poi da un’altra parte Monfignor Giouanni delia Cafa, Luigi Ala
manni.ScLodouico Martelli con Vincendo alquanto da lui lontano :5c

con loro Mcffer Giouanni Rucellai lo-fcrittordeile Tragedie, & Giro»

iamo Beniuieniifira qualifèin quel tempo ftatouiao non falle fi farebbe da-

to menieuolluogo ai rittattoancoradi M. Benedetto Varchi,che poco do»

po fccea miglior uita paflaggio .'Da un’altra parte poi fi uedeua Franco Sac

chetei,che Icriff c le trecento noucUciSc quegk che benché oggi di poco gri

doficnOjpucperchcalot tempi non piccolo augiimentoai Romanzi diede

ro,Qoa indegni di quello luogo giudicati furono. Luigi Pulci lìo 2‘ con Bec-

«ardoj&cLucafaoi fratelli,coi Ceo^Sc con i’Aialsimo. il Bcinu anch’cj-li
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padcc,&ottimo padre, 8iinucntoredeIIaTo{canaburIefca poeGa pareaa

che col Burchiello,& con Antonio Al2manni,& con l’Vnico accolti, chcia

dirparteftatua,moftcaffe non degraltri punto minoreallegr«a;mltre,ciie

rArno al modo {olito appoggiato fui Tuo Leone,&con due putti che L’Al-

loro il coronauano,& Mugnone noto per la Ninfa, che fopra glilbuacoa

la Luna in frontc,&coronata di {leIie,alludcndo alle figli noie d’ Atlante p:e

fa per Ficrole,pareua,che anch’eflì moftraiTcro la medelima Ietitia,&coote*

to.ilche,&il fopraferitto concetto dichiararono otcimaméiei quattro ler

finche come gl’altri nsU’Archi iraue furon polli, 5c che diccuano

.

K.ufarum hk rcgtMt choruS‘, dtcji Uelicone uirente

PoflbAbke, u<n(re tihi florentU Hdtes

Exiw/> queniamcekbrareh^cregudìgiio

Non ^otucrefuo^c comubU cuminefiero .

Et a rincontro di quefto da man (ìniftrapofto.non men forfeagringrgni

Fiorentini di quello proprio fi nedeua la ftatuadel Difegno, padredeUapit

tura, scultura,& architctiutajilquale fc non nato fi come ne pafiati fcrituù

può uederc,poflian dire che in Fiorenza ai tutto rinato , & come in proprio

nido nutrico,& crefciuio fia . Era per quello figurata una ftatua tuteanuda

con tre tefte eguali per le tre arti, che egli abbraccia , tenendo indifferente

mente in mano di ciafeuna qualche mftrumento; nella tela, chefocto g!i

{laua fi uedeua dipinto un grandiilìmo Cortile: per ornamento di cuiiodi

uerfeguKe polle era una gran quantità di ftatue,& di quadri di pittura ami

chij&modernijiqualidadiuerfimaeftrJfiuedeuanoin diuetfi modidifc*

gnare,Se ritrarreimunapartedel quale iacendofi una Anotoinia pareua,

che molti ftefiero mirando,& ritraendo fimilmentc molto intenti: altri poi

la fabbrica,& le regole dell’Architettura confiderando pareua, che minu-

tamente uolefiero mifurare certe co{e>mentre,chc il diuino Michelagnolo

Buonaruoii pri[cipe,& monarca di tutti coi tre cerchietti! mano(lua antica

imprefa) accennando ad Andrea del Sarto,a Lionai'do da Vinci,al Puntor-

nio,al Ko(Io,a Pterm del V aga,& a Francclco Saluiati ,& ad Antonio da si

Galio.&al Rufticojchegl’cron con gran reueren^a intorno mofttaua con

{òmmalcritiala pópofaentraca della nobil Signora. FaceuaquafiiI mede-

fimo effetto l’antico Cimabue uerfo cert’altn, & da un’ altra patte poilo;di

CUI pareua, che Gioto fi ridelìe, haucndogli come ben diife Dante toltoii

campo delia pittura,che tener ficredcua.& haueua ficco oltre a Caddi, Baf-

fàlmacco,& Benozzo con molt'altri di quella età • In altra parte poi,& inai

traguilà pcfli fi ucdeuano tutti giubilanti ragionatfi quelli,che tantoauga

mento all’Arce diedero, et a cui tanto debbono quelli nouclli maefttiiilgrà

Donatello cioè, et Filippo di ser BrunelIcficOjet Lorenzo Ghibctti, et friFi*

lippo,et l’ecceilente Mafiaccio,et Defiderio el V errocchio con molt’ altri di

naturai ri tratti,che p ellerlcne ne pafiati libri trattato, fiuggédo il tedio, che

a lettori replicando uenirnepotrebbe andrò senza piu dirne trapallaoi»

li
.
quali, ctquel che iui afàre ucnuiifuiIcro,come negl’altri,da quatta

fapraficrictiucrfifiudichiarato.
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Tt^(yr.cndrcus,tejhrii}ig€ntkfiéU,

Atc^càpr£cipiie, qutmoxutnturatrabiintwf

Q«/s mac PRAXITELES c£let,quis pingdt A P E LLE S

t

Hora nel bafameu to di tutte quefte Tei grandjfsime.et belUrsime tele fi ve

^eaadipin to unagratiofa Ichiera di tanciulletci,che ciafcuno nella fiaa pro-

feftiODe allafoprapofta tela accomodata cxercitandofi
,
patena oltre ali'or-

Djmento.chc molto accuratamente moftraflero,con quali principi
j
alla pef

(foonedefopra dipinti buomini fi peruenifie; ficome giudiiioraraente, et

confingolarearte furono le medefitne tele /compartite ancora, cromate da

alrifsime,et tonde colonne,et da piiaftri,et da diucr/cTroferie tutte alle ma
tCTiC acui uicine erano accomodate. magratio(e,et iiagheapparuero ma/si

mamete le diecelmpfe.op meglio direi dieceq'jafirouefci di medagliepar-

tcuecchi della Citràjccpartenuouamen te ritrouati,che negli fpartimen ti To'

pra IcColonne dipin ti,andauano le dercritte ftatue diuidendo , et l’inuen-

flonedi eflc molto argutamente accompagnandonl primo de quali crala de

dQrione(l’unaColonia;fignificataconunToro,etconuna Vacca inficme

ad an giogo, et con l’Acator dictrocol capo uelato; quali fi ueggono granti-

chi Auguri, co! ritorto lituo in mano,etcon la{ua anima,che diceua.COLr
IVL: FLOR-ENTIA. Ilfecondo,ecqueftoèantichiflìmodeiIaCittà,

et con cui ella le coTe publiche luggellat /uole,era l’Hercole con la Claua, et

cÓlapcllcdel Leon Nemeojfcnz’altro motto, ma il terzo era il Caualpcgha
feo.che co pie di dietro pcotcuaTV rna tenuta da Arno nd modo,che fi dice

del fonte d’£licone,onde vfeiuano abbódatiflìme acque, che formauano vrj

chiari/s. fiume tutto di Cigni ripieno Icnz’animaanch’efibifi come anche il'

quarto,cheera cópofto d’vn Mercurio col Caduceo in mano,et co la bor/à »

et col Gallo quale in molte Corninole antiche fi uede.mail quinto accomo
dadofi a qll’afFetionejche come nei principio fi diflefu pcopagna a Fiorenza

da ra era vnagiouane dona mclTa in roezo, et laureata da due,che de! militar

S

uludamcco adorni.et di laurea ghirlàda anch’efsi incoronati sébrauano cl

éreò Cófoliòlmpadoriicó le Tue parole che diceuano GLO R I A POP;
FLOREN; Si come il fefto accomodadofiin fimilguifa alla Fedeltà, di Fio-

rerà anch’ella cópagna era fimilméted’vnaféminaafedcrpofta figurato, che

cóvn’Altarc vicino foprailqusle pareua, chemetteflc l’una delle mani, et

có l’altra àkara,tenendo il fècódo ditoeleuatoai!agnira,checómunemenrc

eiutarfiiicde,pareua,chccolmotrodi FIDES POP; FLOR: dichiarafie

nntentionruarilchefaceua anchela pittura del /ettimofenza motto,che era

001 duci Corni di Domtia preni di fpigbe in trecciate infieme. Et lo faceua

Tottauo purséza monocole tre Arti Pittura,Scoltura,et Architertnra,chc a

gaifa delle trcGratie prefep mano denotadoladepcdécia,chel’uoaArteha

<lairaltra,eranofiirvnaba/ein cui fi vedeua fcolpito vn Capricorno nó me
oodell’alrrc leggiadraaiéte polle, faceualo ancora il nono pm ver/o l’A rno
collocato,che era la lolita Fiorenza coi filo Leone acanto, a cui erano da al-

cune pfonecircunftanti offerti diuerfi rami d’Alloro, grate quali del benc-

Iuj£» duiioftrandofi^poi che mi k lettere come fi dille a lifiirgetc incornicia

fODOiftlO
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6c lo faceuail decjmo,& ultimo col (uo motto che diceuaTR I BY SCA-
P T I A , che fu la propria d’A ugufto fuo conditore, fcritto lur uqo feudo

tenuto da un Leonejnelia quale anticamente Fiorenza foleuaraflegnarfi.

Ma di grandilìlmo ornaméto olccea bcllilTimi feudi ou eraarArmidclFvii*

& l’altra eccell.& della ScrenifTima PrincipelTa, & l’Infegna della Città,

&

oltre all’aurea,& grande,& Ducal Coronaiche Fiorenza di porger rooftra.

uafuunaprincipalifsimaimprcrafopraracti gli feudi polla, &apropofiw

della Città meda,che era comporta di dna Alcioni faccenti in marcii lotoi-

do al principio del ucrno:iIche fi dimortraua con quella parte delZodiaco,

che dipinto ui era; in cui fi uedeua il fole entrare a punto nel legno del Ci

pricornojconlafuaanima.chediceua HOC FIDVNT. uolcndofigoi

ficarc che fi come gl'Alcioni per priuilegio delta naturanel tempo,chcilSo

Iccntra nel pdetto fegno di Capricorno , che ride tranquillifsimo il Mate

peflonofàrui ficuramétei iorniduondeionoquei giorni Alcioni) chiama

ti,cofi anche Fiorenza fot co il Capricorno.afccndentcj & per ciò antica, &
honoratifsima impiefa del fuc ottimo Duca

,
può in qualunque ftagioncii

mondoneapportifelicisfimamentecomcben fa riporarfi,& fiorire. Etmt

to querto con tutti gralcri fopradetti concetti erano in buona parte dichiara

tidaH’infcritione, che airaltillìmaSpofafaaellando,accomodatamciitc,6c

in belliiIimo,5c ornatifiìmoluogo era fiata mefiadicendo.

Jngrederc «r-6emfalkifsimo compofdélum tuamAugujlilsimYirgo Fidfjlngtmi

C Omni Uude prceJkntim-fO^taiaj^prie/entù fifct,cr cxiftiùuirtutcjfieriti^fi

cunditate, optimorum Pmcipum,pattrndm,cr mtam claritdtm^idifsimrm

ciuàm,Utuidm,Florentii urbii fcelicitdtmduge

,

® eltentrata di Borgo ogniSanti

.

Egvitando poiuerfo il Borgo d’Ogni santi ftrada co-

me ognun ra,& belli{fima,& ampiìfima, 8c dirittillìraafa

all’entrar d’erta con due molto gran Colofsi figurato in

uno rAuftria per una giouanc tutta armata aU’antica,con

uno fcetroinmanofignifican te la bellica fua potenza,

p

Timperial degnita,oggÌ apprefio a quellanation rifeden-

te3& oue pare,che al tutto ridotta fiaj& nell’ altro unaTa

fcana di religiofe uefti adorna,& con il facerdotal lituo in mano, chedimo-

ftraua anch’ella l’ecceUéza,cheal diuin culto laTolcana natione fin da^’ao

lichi tempi ha ^mpre hauutoiperllchearicot oggi fiuede,chctPoDtdi2,rt

la SantaRomaiaChielainTolcana hanno illor feggio principale aola»

porre . Di querte h tuendo cialcuna un gEatiofojCt ignudo Angclettoicaft

to,chc all’una p£reua,che Icrbafle l’impecia! Corona,eE aU’altra quella,àd

Pontefici ufarfbgUonoimolto amoreuolmcnte parcua.chcl'unalamaiwi

Ì’ahraporge{rc;quafi,chel’Aaftriaconie fuepiii nobil Cutàilcquah neh



DEGL* ACCADEMICI Sfj

uijgfandiiEraachepcr oroamcntOj&perteftacaaircntfaredi qacllaftra-

jja,& uerfbil Prato riuolta fotro diuerfeimiBagini erano deferitte, fignificar

flolelle d’edere parenieuolaiente uensca ad incerucnire aU’aljegreie» & h9
joraozedeserenillìmi Spoii,& dconofcere,& abbracciare l’amata Tua To-
fena,cong:agneado in no certo tBodo leducmaflìmepotenrie spirituale.

Se temporale inlìeme. Ilcbe ottimamente dichiararono ilei uerri^chem ac-

comodato luogo podi furoDodicendo»

AugufÌ£ en Adfmj^onfte Comes AuSrù, m^gd
C£jmsh£c HACAejì Cxfarisdtcjiforor,

C4rof«s eji pdiruuSf gens>crftecuruU rriumphiSp

Imperlo fulget, RegihiiS,crproaMs:

ixtitiam,cr picem oitferimus. ikilcesiji Uymentos»

Ef pliicuùm requiem, TufeidcUn tibi

,

Si come dall’altra parte la Tofeanaibauendo a Fiorenza Ina Regina, & Si

gnora il primo luogo alla prima porta conceduto tutta lieta di riceuerc tan-

tadonnap£teua>cheiìdimoftralie;hauendoin fua compagna anch’cllain

unalinnltelaacantoaledipmtOj& FiefoIej&Pifa, 8c Siena, & Arezocoa
Tal tre lue Città piu famole,&c6rOmbrone,& conl’Arbia, & colSetchio,

& con la Chiana tutte in uacie forme fecondo il folito ritratte fignificando

il contea to Tuo con i fei feguenci ueid in dmigliance modo come gl'aliti,&
in comodo luogo podi

.

Omnibusfiu^is,0 Utor imdgine rerumx

VirginisA^Jieclu Ctefareeqjfruor.

HtenofÌTie inlìgncsurbes-, h(ecoppidd,c^A^i

H£c tuafuni: iQis tu dare ture potei.

Audis ut refonent Utischmerihus àtheri

EtplMfu,^' ludìSAujkiAcundafrmant.

Del Tonte alla Carrata

.

T accioche con tutti i prolpcri aufpitij le Ijjlendide nozc

celebrate fulTerOjal Palazo de Ricafoli che al pricipio del

Ponte alla Carraia comeognun fa epodo , fi fece di com-
ponimento Dorico il terzo ornamento a Himeneo lo dì»

di (fucile dedicato ;&qucdo fuoltreauna fingolare,&

uaghifll.Tedacain cuigl’occhidi chiperBorgo ogni san-

ti ueniua con merauigliolb diletto fi pafceuajdi dua alcis-

molto niagnifichiportcnijchein mezo lametteuano,lòpra l’uno de

qnalijche daua adito a trapaflanri nella drada chiamata la Vigna era giudi-

Uclàmcntepoda la datua di Venere genitrice: alludendo forfealla cala de

C<latj,chc daVenere bebbe origineio forfè augurando a nouelli Spofi gene

RRrr r
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sÌonff,5cfcc5c!ìtà,c6 vn motto canato dairEpitalamio diTeoaitOjchcdicea

Kvnpis AE 0EA KYOPIS I20NEPA.
S0AI AAAAAHN.
Etfopraraltropcroncìeparsòla pompa, &:che introdaccua lungoìa riut

d’Arno ciucila di Latona nutriccjrchiaaDdofodelaftedlitàjòritnporaiua

gelofiadiGiunonc;con ilfuo motto anch’ella di

AATa MEN Aom AATH KOYPO
TPO^OS YMMIN EYTEKNIHN.

Per fini mero de quali,c6 fingolare attifirio códocti, fopraunagra Bafcc#

J’un de portoni appiccat3,qna{i deU’acquc vlcito fi vedeua da una pane ioRo

forma d’un bcllifs. &di gigli ioghi clan darò Gigante l’Arno come ledi note

txcplo dar iiole/Te co la Tua'Sieue di frodi,& di pomi ingliiriadata ancorella

abbracciato.! quali pomi alludédo alle palle de’ Medici,che quindi hebbero

origine rofieggiati fiati farebberojlei colori in fu! biàco marmo fiillerocoa

uen uti;iiquaie nino lieto pareua che alla nouella Si^norafauellalle nei ma

do,che contengano i feguentiuedì.

'I«jfMreN'M«c<iMro fLiu<ntesAmusciren^

Volum: at^ue urgente purierunéifluet,

ìietrufeos Nane inuì^is comiuntihus amts

C^fxreis, teComs^erj adaltacaput.

Kwne mihifma ttUm Tybrmifulgortcarerm
Tantorm hnge uinctrefaU dibuHt

.

Et dall’altra parteper cóponimentodi quello lurunafiniilbafe,&mS.

mi] modo c5 Tal tro portone appiccata-quali ali l’una vedo l’altra riuoigede

fì,& quali rfuna fimil forma ilDanubio,& la-nraua abbracciati fimilmétei

uedeuanojchefieomeqlli il Leone,haueuano quelli l’Aquila pinfcgnajic

iofienimétoù quali incoronati anch’efii di role, 6c di mille uariati fioiecd,

pareua,cheaF]orenzaficomequeiliale fieUidiceiTcroifegucntiueriì

Q»4in uii thrA tuh ctkberrim^nibus errem

Sm fept<mgemittUsDdméiuiq;ftrcx:

VirgiVuf Auguiiecomcs,0' uefiìgid lùsiro

Vtreor: G‘IÌ<{tiodfìuminAmmenhAb€nt

Coniugiumfajhcm,o'fecundm, cr Nejìoris dnnes

'Thufcorumicr Ute-nuntio regni Hbì

.

"Nella fommiià delkteftata poi,& ne! piu degno luogo molto abiacchif

£mo marmo fomigliante fi uedeualafiatuadclgiouaneHimeneoingiiiria

dato difiiorita Perla con la- face,& col veio,& con rinlcfitione apicdidi

BONI C-0 NI V G-ATO R A MORI S mcfibinmezodair.4fflcrc

che tutto abbandonato fono l’un de fianchi gli lì:aua»6c dalla Lealùsitia

Icjche il braccio lotto l’altro appoggiato gli leneua: laquale tato bella,uw

uaga,tanto uezolà,& tanto benefeompartita agl’occhide riguanknttfiàj*

iiiofiraua»cheucramentcpiudire non fi .potrebbe ihauendo per principi

UTOronadi quello oraamenio(pcteiochea.uuti una cotal priacipalvcrooa.

ifU2»
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j

ic Offa principale imprefa pofta era)in mano aldcfcritto Himeneo formato

oedaedclla medefima Perla di che inghirtandato s’era,' Icquaii con fembia

ZI ceoeua di uolerlea felici SpoG prefen tare, ma madìmamehce beili ^& ua>

ghi,& octimamencecondocii li moftrauano i tre capaci quadri, che in tanti

tpunto da doppie colonnediuiG, era fcompardta cucca quella larghiillmA

Écciara,& che con fomma leggiadria a pie dcirnimeneo polli erano, deferì

nendo io elG tutti quei comodi,rucci i diletn,&tutce ledeiidereuoli cole,che

oellenozencrouar Gfoghonotledirpiaceuoli, dclenoiofecoa una certa ac

cocca grana da quelle difcacciando : Òc però neU’unodi quelli, & in quello

del tnezo cioc,lI ucdeuano le tre Gratic nel modo, che fi cofturaa dipite tue

teliete,&tuttefellanti,cheparcua,che cantallecocon una cecca foaucarcuo

oia i fopra a loco fcritii aeru,diceati «

Q;^tmprtcctdrnn<^<tur}ìh-pe^artHtum

ìnclitipro^enits:

Hetrufci attoUct fc (JuAttià glorU rebus

Coniugio Ai^wc^, Medieex^ rtemust

yìtatefaUca: non cftj}>esirriu-,nanqut

DiuinaCburitestJkuocecanunt.

Hauendo da una parte,& quali,che coro le ^cclTero coucnìentemécc in

ficme accoppiati IaGioucntà,cl Diletto, & la Bellezza che col Cótentoab
bracciata flaua &dairaltrain fimiIguifa,I’Aliegreza col Gioco,& la Fecódi-

tà col Ripofo tutti tóatci dolcifilmi,& a loro effetti fimiglian ti>& in manie-

ra dal buon pittore c5crafègt>aci,chc ageuolméte conolccrc fi potcuano'. In

quello poi che alla delira dì qllo era,fi uedeua oltre all’Amore, Se la fedeltà

imedefimi AiIcgrcza>&Cócento,& Diletto, Ripofo có accelefacclicta

manojchc del modo cacciauano, nel profódo Abillo rimettendo la Gelufi*

la Cóten rione,!’ AffanDO,iI Dolore,il Piàto,gr]nganni,la Sterilirà, Scfimili

altre cofe noiofc,& difpiaceuo!i,che fi fpello folite Ibno pturbare gl’animi

tumani:&neli’altro dalla bàdafinillrafi oedeuauole mcdcfìnie Graticin

cópagniadi Giunone,& di Venere,& della Cócordia,& dell’A more,& del

la Fet5diià,& del S6no,& di Pafi tea , & di Talalfio mettere in ordine il ge-

nial letto cóqlie antiche religiole cirimonie, di facelle,d*incenfi di,ghirlàdc

&di fiorijcheqaftumar filoIeuano,&:de quali no piccola copia una qualità

d’Axnorinilopral letto fcherzà{i,& uolàijlpargcdo andauano. Erano poi Io

praqffi có bclliflimi rpactiméciaccomodatiduealtci quadri, che in mezo la

ftatuadcirHimtnco mciteuanojalquanto dei defccitti minori: nell’uno de
quali imitando Tanrico coftume,fi ben da Catullo defcrilto, fi uedeua la s*-

rcniQìma Principefla da naturai ritratta in mezo ad un leggiadro drappellcc

(odibellifiìmegiouaniin vergina! habito,tutce di fiori mcoronacc,5c cófà

celle accele in n)3no,chc acccnando uerfo la Stella E$pero,che apparite fi di

Cioffrauasébraaaquafi da'loro eccitata có una cecca gratiofa manieramuo
ocrfi,cvcrforHimencocaminare:cóilmottoO DIGNA CONIVNCTA
VIRO. Si comenciraltro dall’al tra parte fi uedeua l’Ecc.Princtpe in mezo a

*>ol:i finiiircéic ÌDghiiIadaci,& amorofi giouanijnó meno delle ucrgini fio

RRtrc i neloUs
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ioUeciti ia accender Ienatcialifacellc,& non meno accennanti uerfo-PasM
ritasccllafarlembianza uer/olei camminando del medefiraó,o maggior d»
Éderioconilfuomoccoanch’eglijchediceua O T^£DIS FOELICIBVS
AVCT^ fopra i quali in molto gratiofo modoaccomodatafi uedeua p«
principale imprefajche come s’e detto a tutti gl’ Archi porta era una dorata

Carena tutta di maritali anelli con le lor pietre comporta, che dal Ciclo pea

dendo pareua,che quello terreno mondo roftcnertc; alludendo in un certo

modo ali’Homerica Catena di Gioue;& fignificando mediante lc«oie sric

doli leceleili cagioni con le materie terrene.la Natura, & il predetto tcrrs*

no Mondo conleriiarl'ì,&’ quali perpetuo rcderfijcói! motto, chedicetn

NATVRA SLQVITVR CVPIDE. Vnaqnantitàpoi.&tuttiuezoG.ft

tutti lieti,& tutti in accomodato luogo porti di Puccij&d’A morini fi uedeua

norp3rfi,(5c perle per i f’ilaftri,£c per i Fefton],& per gl’altri ornarne

ti,che infiniti u’erano,checon una certa Ieri ria pareua,che tutti ò rpargeCe-

IO fiorii& ghirlande, òfoauementecan tallero la feguenre Ode,fra glilpiz;]

deil’accoppiate Colonne,che come s’è dettOji gran quadri, & lagranfaccii

diiiideaano con gratiora,& leggiadra maniera accomodata

.

AuguJiìfoboksregUC£fd.ris

Smmo nupu uiro PrincipiKetrurU

FAuflisiiu^icijsdcferuÙMgum

Jjkumyregniiqi pdtrÌA

CuijrÀUr.genitoripAtnmidtcìue aui

fulgent innumeriliemmte nobiks

Vr£ckro Imperif,prijc4 ab ori’gùie

Vigno nomine C£jares.

Srgo magnanimiC uìrgini er inclyts

Im nunc Arne paterfuppliciter mnus
Libes:e^ uiolis uerfmìoììbui

Vulchram Plora prmas comam

AjfiYgant procercSj acuclut aureum

Et calche iiibarrite coUnteam.

Cmnesaccumtiléttempla Veum, etpijs

Arasinuncnbns'àcras.

Tali coniugio Pax hilarisredìt.

Frugesalma Ccresporrigit uberes,

iaturniremeantaura fecuU^

Orbis UtitUfremii.

Quin dire Eiimenides, monjkacfi Tartari

Hw longe Duce tefìnibus exulant.

BeUorum rabisshinc abit effera,

Mauors fanguineusfugit.

Sed km nox ruìt,e^fìiera conciémt.

Et nymphx adacniunttlunoci^proidc

Arridet pariter blindai^ Gr^TM

NM£lÌ5 kn^afororibus.

HiCc cingit niueis tempora hlifs.

Hifc èpurpureisferta gerit ro/?{

.

HmIc moUes uiol£,cfitauisimraaS

NcHunt utrgineim caput.

Eufus:UtaQuiescermtur,&' Decor:

Qjioscircmuólitatturha Ciipiéiim

Et plaudens recinith£eHymcnmsd
Keg&lis thaUmiforet.

Quidflatis iuuenes tam geniaìibus

InddgcretcrisinmemoresHoà

Ceffent,^ chorer.ludere uosjìnié

Foscunt temporamoUius.

non uincOfit edert bracchupaxilti-

Conckfi nonfuperent ofculaiulcU

Emanet pariterfudor, er o/iiitf

Grato murmurc ab inmis.

Dctfummim imperium, regnatfi

DetLatonaparemprogeniemp^-

Ardore imanimé det Vems,it$^
.A^iramface mutik^
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‘DdT’alaXo degli Spini.

*97

T acciochcne{Iunapartcdell’nno5& dell’altro imperio in die

tronon rimancilc,chc non filile alle nozc felici in teruenuta »

al Ponte a santa Trinità,& al Palazo degli Spinijche al fuo pri

vipio fi uedc d'architettura compolla non meno magnificami

te filli quarto ornamento fatto d’unateftara di tre facete l’vna

ddlequali uerfoil Potè alia Carraia iuolgtdofiueninacógiunta con quel*

bdcl mezojchc alquanto piegata €ra:& che anch’clia con quella, che uerfo

gli Spini.& santa Trinità in fimil guila fuolgeua era appiceata:onde pareua

cheper uedutacofi deH’iinajComedeU’altra Ilrsda principalmente fiata or-

flinataflilledn tal maniera daU’una,& dall'altra tuttaagl’occhi de riguarda

tifidimoftrauatcofaach'.ben confidera,d’artificiofingolar'e,& cherendeua

quella contrada,cheper fé è uiltora,S: magnifica quan re aicun’altra, che in

Fiorenza fi rÌEtoui,& uiftoriffima,& beliifiìmaoltrea modo; hauendo nella

faccia che ne! raezo ucniualormaroui fopra una gran BafeduegrandilTimi,

icinuiftamoltoiuperbiGiganti, loftennci da due gran Moftri, & da altri

ftrauagati pelei ,che pii marcdi notar sébrauano,& da.i.marinc Ninfe acco

pagnati prefi rimo per il grande Oceano,& Talcroperil Mar Tirreno, che

in partegiacendo pareua con una certa afièttuoIaliberalità,che a feteniiTimi

Spofi prefenur uolefiero non pur molte,& bellillìme branche di coralli

conchegrandillimcdi Madriperlc,& altreloromarinericcheze,chein.ma

tcncuanojmanuoue!Iò!e,&nuoue Terre,& nuoni Imperij,cheimcon let

condotte fi uedeuano: dietro a quali ,& che leggiadro, & pompofo faceua

tutto quello ornamento, fi uedeuadal polare,che in fu la baie £jccuano,a po
eoa poco ergerli duegrandiflime meze colonne (opra le quali posàdo la Tua

cornice,& fregio.& architraue lalciauano dietro a Mari delcrittt quafi in for

ma d’Arco trionfale un molto Ipartolo quadroiforgcndo ibpral’architrane,

& fopra le duecolonncdue ben intefi pilallri auuiticciatitda quali mUQuen
dcfi duecornici formauano in fine un fu perbo,et molto ardito frontefpitio

incimadicuijerfopraiuiticcideduedelcntti pilallri fi uedcuano poftitrc

^ridilli, uafi d’oro erutti pieni,et colmi di miiie,et mille uaiiate marine rie

«hczerma nel uanojchcdall’archttraue alla punta dei fronielpitio rimaneua
có (ingoiar dignità fi uedeua una maefteuol Ninfa giacere , figurata per Te
tidc,oAnficritc marina Diua,&Regina,chein atto molto graue per prin-

cipal Corona di quello luogo porgeuauna roftrata Corona foli tadatfi a viri

citori delle naaalibattag'iejcol fuo motto di VINCE MARK quafi,

chcfoggiugncHequelchc fegue lAM TERRA TVA EST; ficcmenel

qaadro,& r.e'la faccia dietro a Giganti in una grandiiìima nicchia, Si che di

naturai*. écueracc AntroòGrottr.fcmbianzahaueua,framolci altri marmi

taoftrifi uedeua dipinto il Proteo dclUGeorgicadi Vergilioda Antibole-

gato,chccol dito acccnnandourrfoifopralcrmigii acrli,pareua,che profe

landò uoletlc annuntiare a ben congiunti Spofi celie cole nurittipie icUci-

•tà,Si uittotiCjb. li .or, Ridicendo.
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é Gcm4iì^ dduenkttftlicì cim alite uirgo

FLORA cibi,idiicnict fcboles Augura lìymcnci

Cui pulcbcr ivacms iungnuTfedire ca-to

RfgsH? liàUecoliWien^niKiuintdfequentiir

Con!-ugìumì?<itcr Arni tibiyZX tibifloridA Kdtìr

ùlcru <iiuntd dderù'Protbamnìl pojierdfaQunt,

Et perche comes’è detto qfta faccia dell'Antro era dalTedue altre &cdt,

di cui luna uerb Santa Trinità, & l’altra uerfo il Ponte alla Carraia fuol-

gena mclFain mezo j-fi uedcuanoambe due, chedclla medcflma ^raodeza

& a’tcza erano, in fimil modo da due fimili meze colonne mcflefimilroeii»

tein mczodcqualiin fimil euifareggeuano il loro architraue,fregio,&cot.

nicedi quarto tondo: in fina quale cefi diqua come di lafiucdeuanotrcftì

tuedi putti in fu tre piedillalli, che foftcneuano certi ricchillìmi fcftoni(fo

fojdi chiocciole,& n cchic,ctcoralli,ccn (ala,et con alga marina molto oiie

ftreuoÌmécec6pofti;etda quali non raen gcntilméte era dato a tutta qaeft»

inachinafrne. Ma ritornando allo spano delia facciata,che fuoigendo alpi

lazo degl? Spini s'appoggiaua: fi uedeua di chiaro olcuro dipiniaincllovD»

Ninfa tutta inculta,& poco mcno>cheignuda,in mero a molti nuoui anima

lj;&era qiicfta prefa perlanuoua Terra del Peni con l’altre nuouc loie

Decide tali lòtto gl'aufpitij della forrunatifiìma cafa d’Aiiftria in buona par

reriirouate,& reteej che uolgendofi- uerfo un lefuChri fio noftro Signore,

che tutto lurainofoin una Croce neH’aria dipinto cra(alludendo alle quat

tro chiariffime Scclle)che di Croce fèmbianza fanno, noucllaroen tc appcef

fa a quelle genti ritrouatc,parcuaaguifadi So}c,chccon gli fplcndidiflìmi

faggi alcune folte nugole rrapafiafie: di cheelkfembranain unccrtoraodo

rendere a quella cafii moltcgratiejpoi che per lei fi uedtua al dium culto, fi:

alla ucracc Chriftiana Religione ridotta,con i focto ferirti uetfi

.

Ci tibiprc meritis tdtitisAugufldpropago

premia digttaferant: qua uinftatn mille catcnìs

Hf« àirisfoluts:qued&rmcernere Sohff

E tenebris tamis, cr ckrijìm nofeere donai.

Si come nella B3(è,che tutta quella faccia reggcua;& che bcnchcalpit

di quella de Giganti ueniflc non perciò come quella fporgeua in fuori, li uè

dcua quali per allegoria dipinta la fruola d’Andromeda dai crudo mollto

inalino perPerfto liberata. Ma in quelia,cheinuerforArno,&iiroQteaI

la C arraia fuolgcndcffì riguardati a^fi uedcua in fiinil modo dipiniaUfimo-

fa benché piccola Ifola dell’Elba Torto forma d’una armata guerriera ledere

fepra un gran faflo coiTndenrcnc!!adeftra manorhauendo dal’aoàchù

vn piccolo faneiuiletto,che con u.i Delfino pareua.chcuezofamcnieldie:*

lafiej & dall’altro un’altro a quel fimikiChc un'Ancora reggcuarcon me'.:*

Galee,che dir torno ?Jfnoi>orto,chedipintoui era, aggirar fi uedeiiaco:»

fic di cui,& nella di cuiBafe i fimil mcdo corrifpódédo alUfòpradipiaiiftf
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ciaGoedcuafimnctsente quella &uol2,chccIaStraboneèmelTa,fjuaR(io co

ra, che {ornando grArgonautidallacquifto de! Vello d oro, airElbacon

WcdcaarriuatijUirizarono Altari, & ui fecero aGioiiefagrifizic.-preue-

dendotorle.oaugurando.chead altro tempo quello glorioìb Duca per l’oc

dine del Tolone quali della lorosquadradouelle fortificandola, &atlicura

doi irauagliati nr.uiganti rinouate l’antica di loro , & gloriola memoria : d
cheiquatcrouerfx in accomodato.luogopoHiui ottimamente dicbiaraua->

co dicendo,

tuer.err,olimHtrocs,p£Uttorcin^o

Magnmmi uotispeucre. en ìlua potentis

Auf^iciiiCOSMlmultd mumu operoydc id

•Pacj^wn p^Ugus securi citrriu NiWtó

.

Mahellifsima , & bizarra , & capricciofa , & molto ornata-uifta Faceuan©

oltre alle uarie imprefe,& trofei, & oltre ad Arione, che fui notante Delfi»

no per mezo il mare follazandofi andana, unainnamerabiie quantità di

ftrauagantipcfcimarinij&diNercidij&diTritoni; che per fregi, &pie-
baf3menii,& ouunque lo spatio,& la belle-za dei luogo io ricerca

najparficranoificomeapie del gran bafamentode Gigann gratiofa iiifla

faaua ancora una bellifsima Sirena fopra il capo d’un molto granpefee fe-

dente^ dalia cui bocca fecondo il uoliar d’una chiaue, alcuna uolra non fen»

sadclìderaco rilòdecircunllanti,fiuedeua gettare impetuolamenteacqua

adollo a troppo auidi di bere il bianco , & uermigiio nino , che dalle popp.e

della Sirena abbondanicmentein un molto capaceiAc molto adornoPilo

€alcaua. Et perche iariuoltade!lalacciaoiVetadipintar£lba,cheachÌdai

ponte alla Carraia lungo l’Arno uetio. gli Spini fi come fece la pompa an-

daui, batteuadi prima giunta negi’occhiiparueal ritrouarore nafeonden*

dolabrute2adclÌ’armadure,& de lcgnami,che dietro necefiariamen te po-
ftierano.di tirare alla medefimaaltezaun’a) tra limile alle tredeferittenuo-

uafeccictta,che rendefle(li come fece tutta) quella uilla lienlsima.&ornatif

•fima. Et in quella dentro adun grande ouato parfe, cheben fulIe(tutto il c$

.certo della machina abbcacc}ado)collocarelaprincipalirsimaimprera

&però per quella ui fi ucdeua figurato uu gran Ntttunnoful u
fatoCarto,&con rufacoTridencejqualeèdefcritcodayer

giliodilcacciaregl’importuni venti per motto ulan-

do le fuc raedetìme parole M A T V K. A T E
F V G A M

.
quàfiuolelle tranquillità, et

quiete, et felicità nel Ino regno a
.fortunati Spofi prò-
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Delia Colonna.

A dirimpetcoal UKofettoPalazodeBartoliniperpiaftabile,

& fermo ornameco era di poco nófenzaCngolarearufizsofa

ra ricca quella antica,& grandillìma Colonna d'oricotal gru

nitc,che dalle Romane Antoniane tratta era da Pio 4. ftw*

quello gloriofo Duca conce(Iaj& dalui(bencheconnonp;c.

colodiIpendio,aFirenzecondoccaja lei magnanimamente,& pcrpobijco

dilei decoro fatconeiehecortefe dono.Sopracui,esopraildicuiIxlliIIÌiD«

Capitello,che di bronzo lì come la bafe fembraua , & che dibronzo uabot

{acendoCijfupoftajbenchedi terra,ma di colordi porfidojperche coli badi

ferejUna molto grande,& molto eccellente ftacuadi donna tutta armata tó

la celata in teftairapprefen tante per laspada nella dcftra,&perlcbilidentl

ia finiftramano una incorruttibile,& molto ualorofa Giuftizia.

Del CantoàTornacfuinci

,

BV farlo il fcfto Ornamento al Canto de Tornaquinci : & liirè

cofajC he i neredibile parrebbe a chi ueduta non rhaucflc.’ptr

cicche qnefto fu tanto magnifico,tanto pompofo,& con tao-

taarte.&grandezafabricatOjchebenchecongiantocolfupcr

biillmoPalazo degli Sirczi^atto a far parer nulla legrandifsi-

rhecòfé,& benchein fito al tutto difafirolo,p!amegualcrotmra dclleftra*

d'e,chcaiconcorrono,&per certi altri mconuenientii tanta nondimeno in

recccllentia dell’artefice,& con tanta ben intefa maniera fu condottotebe

parerla,che tante difficultà per piu ammirabile , & per di maggiore bellea

renderlo a pofta concorfe ui fufl’ero,accompagnando la riccheza degl’orna*

fnenti,raltezadegrarchi,iagrandeza,deìle Coionne.tuttc darmi,& di tro-

fei contefte,& le grandi lVatue,chc (oprala cima di rutta la machina totreg-

giauano quel beilifsimo nalazoin gnilai che ciafeuno giudicato haiireblK,

che ne quell’ornamento ricercafie altra accompagnatura, ched’ua Palszi

falejne che a tal Palazo altro ornaméto,chc quello fi richiedcffe,ilcheacdo»

che maggiormente sin tenda,& per piu chiaramente, 5c piu diftintament:

moftrare in che maniera quefto fatto fufle,ncccnaria cofa c, chedaqlli.cbc

fuor dell’arte fonOjCi fiaalqnatoperdonatOjleaqaellijchcdiclTafi dikrta-

noandréforfe piu minuraroéte, che lorcóiieneuolenóparrebbcdefcnDca

do la qualità,de fiti, la forma dcgrArehi:& quefto per .moftrare a»e

i nobili ingegni fanno accomodaregrornamenualuogbi,& l’jnucntiocti

fili con grana,& cóuaghcza. Diremo adunque,chepcrciochcla ftrada,tbc

dalia Colonna a Tornaquinci uieneè (come ognun la^ larghilìlmaj&d^

uendofi quindi in quella de Tornabuoni trapafiarcdaquaiepcrlafuaftret-

rez?. caufaiiajche gl’occhi di chi ueniua in buona parte nella nò molto adoi-

naiotrr
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ca rorredc Tornaquinci^che pia che la metà della ftrada occupa,pércuotc-

oanoiparueneceflario per maggior uagheza,& per fuggire quefto ineonue

Oientedi formare nella largheza delia predetta ftrada d’ordine compofto

duearchijdaunaoinatilììraacoloDnadiuifijrunodcquaK'daualifeeTo adi-

©alla pompa,che nella preferittauia deXornabuoni trspaflauaj&i’altro U
mftadcllaTorre nafeondédo

,
pareua per uirtu d’una artifi ciofa profpettiua

che dipinta ui era^che in un’altra ftrada ftmilca quella de detti Tocnabuoni

conduceftetinctti con piaceuoliflìmo inganno fi uedeuano non pure le caie

éclcfinelìre di Tappeti adorne. Se d’huomini,&di donne, che per mirare

intente ffeiTero pieneima có gratioia uifta,patena chequindi in tierfo gl’en-

trandunaraoltouagagiouanefur’un bianco Palafreno da alcuni ftaffieri ac

compagnatauenifleitalchea piud’uno,& il giorno della pompa,& mentre,

de poi ui ftette,fece con gratiofa beffe nafeer defiderio,ò di andare ad incon

tiarla,odiattendcrlafinoa tanto che trapaflata fufte. Erano qucfti due ar-

chi oltre alia preferitta colonna che gli diuidena meftìin raezo da altre colo

ne della grandczamedefima,che reggeuatiogl-’architraui fregi, & cornici,

& fopraciafeuno con leggiadro ornamento nucdeua un beliiilìmo quadro

incoi pur di chiaro ofcuroiìuedenandipinceihiftcriedelle quali poco di

folto parleremoi chiudendo difopra ogni cofaun grandiflimo cornicione

con grornamentiaIlagrandeza,&aliamagnihcentia, Se uaghezadei refto

corrilpondentiifoprailquale pofauano poi le ftatue5le quali quantunque ve

nilleto altedalpian della terra ben uenticinqiie braccia con tanta nondime
Boproportione eran fatte,che ne ì’alteza toglieua lor la grada, ne la lonta-

nanza la uifta d’ogni particolarecrnamento,& belleza . Scauano nella me-
dciìmagnifa quafi ali di queftì due archi di tefta,dail’uno, et l’altro lato due

altri archi, l’uno de’quali congiunto col Palazo degli Strozi trapalTando alla

predettaTorre deXornaquinci daua aditola quelli,che uolgerfi uerfb il mer
cato vecchio uoleuanojfi come l’altro dall’altro lato pofto,faccuailmedefi-

mo effetto a quclli,che uerfo la ftrada chiamata la Vigna d’andar delìderaf-

finoionde iauia di Santa T rini ta di cui s’è detto che era canto larga ueniua I

qucfti quattro deformi archi terminando,a porger tanta uagheza,et fi bella

& fi hetoica uifta che maggiorefodisfàtionea gl’occhi de riguardanti pare-

ua che porgere non fi potefTe. et quefta era la parte dinanzi,compofta come
fiè^ctiodi quattro Archijdiduedi tefta cioè, l’unfinto, et l’altro che nella

Biade Tocnabuoni paffaua uero,ecdi due al cri da iiaci aguifa d’Ali che nel

le due atttauerfanti ftrade fi riuolgeuano. ma perche entrando nella prcdec

taftrada deTornabuoni dallato finiftroacanto alla Vigna sbocca(come
ciafeun sa)laftradadisanSifto,laqualeanch’clIa neceffariamente percuo-

tcncl fianco della medefimaTorre deTornaquincijnafoondendo la mede-
fimabrutteza nella medefima maniera, et col medefimo inganno della mc-
deiitna profpettiuajfi fece parere,che anch’ellain una fimile ftrada trapaflaf

foidi uati) cafamenti in fimil modo poftiicc con artifiziofa uifta d’un a mol-

foadocna Fon tana,tcaboccante di chiariffimeacqueidella'quale chi punto
looraoo ftaco folle di certo affermatohaurebbe,che una donna con un put-

to,chediprendernefaceuafembianzauiua al tutto, et non punto fimulata

era. Hora quelli quattro Archi tornando a quei dinanzi erano da cinque
SSfff
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Ecl modo detto ornate Colonne »& fofpefi , & diuifì , formando qualium
quadrata piazza5& era af diritto di dalcuna d’elle colóncfopra l'ulritnacor

iiJcejScldmmita deirediÉtiounbellifsimofeggiojeilendonenelmedefiDio

modo polli quattro altri lopra il njezo dlciaichedunoArcOjiqualitotnfaa

nano ri numero dinoucrin otto dequalilì^uedeuaafederein dafcano una

ftatiiacoo molto maefteuollembianza, delle Quali altra lì uedcua armata,

altra in padhcohabito,& altra con l’imperatorio Paludamento, fecondole

qualità di coloro, che ri tratti ui erano, & inuecedel nonofeggio,&del!a

nona ftatiialcpra la Colonna del rnezolì uedeua collocato una grandifti-

maArme di cafad’Aullnadaduagran Vittorie con i’impetial Coronalb-

ftenutaj a cui tutta quella machina fi dedicaua.iiche faceua manifeftoun

grandifsimo Epitaffio che con molto bellagratiafotto j’Arme pollo lì ude
uadicéte

Virtuti fceìicitmi^ lmdéUj'sìm£DomsAufìri£,Mai(jìiti(i;tet& Untormìm
rdtorum ac K€gum,qiii in ipfafi(mt€rmt,€t nur.c maximep.orcnt,?lorcntUAiip

fìc coniugioparficcpsilUitsfcelicitatisgrato^pioq^animoiicat.

Et era ftaro intencione come hauendo condotto a quelle splendidilsime

noze la Prouincia d’A uftnacóie lue Cirtadi,6: fiumi,& col Tuo Marc Ocn
no 5& fattole dalla Tolcana,& dalle lua Ciitadi, & dali’jArno,& dal Ttrte-

no(comcs’è detto) riceueretdi condurre addio i fuoiglorioli,&gran<iifsi-

mi Augufti tutti pompolì,& tutti adorni}!! come ordinariamente, quando

a noze s in teruiene,ular lì fuolen quali qualì,che có loro la ferenifsima Spo

fa condotto haudlero,fuflero innanzi uenuti per fare con la cala de Medici

il primo parenteuoleabboccamcnto,& moftrare di quale,& quanto glorio

ia ftirpe fuffie la ncbil vergine,che dsi lor prefen tar uoleuano;& perciodel-

Totto lopradectcllatue,ropragrotto5eggi polle, Superotto Imperadoridi

quella aiigullilsima cala fatte,» uedeua alla man delira deirArmepredetta,

&ropra rÀrco dondola pompa trapaflauaqlla di Mafsimiliano fecondo, al

prcrenteotrimo,& magnanimo Iraperadore, della Spola fratellotrouoacui

in un molto capace quadro lì uedeua con bellilsima inuentionc dipinta la

Tua mirabile all untioneall’Imperio, ftandoeglia federein mezo agli spiri-

tuali,& a temporali Elettori: quegli conofeiutì,oltre all’habito lungo, per

uria Fedcjchealorpiedi lì uedeua} & quell’ altri per una Speranzainfimil

guifa polla . Vedeuanfi nell’aria poi, fopra il fuo capo certi Angcletri,che

fembrauano di cacciarluori di ccrteofcure,& tenebrofenugole molti mali»

gni spiriti:uo!endo£Óersiaccennare,òlaspanza,chclìha,che quandoché

ìia,in quella inuictillima,&collantiilìmanationc il andrannodilìipaDdcset

fpegnendolenugoledi tante tufbaaoni,che in torno alle cole delia Keligio

neui lonooccorlc,& fi ridurrà aliaprillina candideza,& lerenitàdi tno-

quilIilTìma concordiatoucro quali,chein quell’atto tutte lediflenGooifo-

Icr uia uolatcfeneimollrare quanto mirabilraentein tanca uariatioocàiBt

ti,& di Religioni cotale alTuntione con tanto confenfo della Germania, fc-

guita lu(Ie:ilche deno tauano le parole che fopra tu furono pollediceodo.

Maximilianus.ll.falutaturlmp.magno confenfuGermanorumat^ingentiUmub*

aomm ChriJUana pictattsfalicitau.

Acan»
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AcaDtopoialIaftatoadiMa(rimilianofopradeitoinluogoconn/pondcn

(jallacolonDa deirangoioui fi uedeua quella del ueraniente inuittiflìmo

CarIoqainto:ficomefoprarArcodiqueftariuolta,& che fopraftaua alla

Éradadella Vigna era quella del fecondo Alberto huomo di fpedinffimo va

lotCjbenchepiccoliempoimperafie.Mafoprala Colonna di teftafu mefia

quclladel gran RidoUoàlquale primo di quefto nome,primo ancheintro-

dollei quella nobiliilìma cala rimperial dignità,& che primo l’arricchi del

gtandcArciducato d’Auftria:quando per mancamento di fuccelsione,eflren

doairimpcno ricadutome inuefti il primo Alberto filo figliuolo , onde ha

poi prefo la calaci’Auftria il cognomenlcbe per memoria di canto importan

tcfatto.fi uedcua con beililsima maniera nel fregio fopra quell’ Arco dipin-

to-,conrinfcritione a piedi,che diceua

primw ex hacfìmilLi imp. Albertm^imum Auftriie principdtu doiut .

Maritornando poi alia parte finiftra,& cominciando dal medefimoluo

godei raezojfi ucdeua a canto aIl’Arme,& fopra il finto Arco che la Torre

dcTornaquinci copriua la ftama del religiofifsimo Ferdinando della fposa

padrcifottoi cui piedi in un gran quadro fi uedeua dipinta la ualorofa refi-

ftenza per fila opera fatta l’anno uentinoue nella difela di Vienna contro al

tcrribileimpetoTurchefcocdenotatacon il foprafcricio mottodicente

Ferdinindus primue Iwp. ingcntibui copi/s TurcM-umcm Regc ipforum pulfU Virn

ndffi nobilan VrbemfortiJ^ime defenéit.

Sicome nell’angolo era la ftatua del primo,& chiarifsimo Mjfsimiliano.e

fopra l’Arco che piegaua uerfo il palazo degli Stcozi queiladel pacifico Fe-

derigo appoggiata ad un troiicond Oliua,dc! medefimo Malsimilià padre;

ma lopral’ultìma colonna conginn ta co! fopradecto palalo degli Strozi fi ve

dciiaqlladelfopradetto primo Alberto;quello chec(omefi dilTe)fu primo

da Ridolfo filo padre degli fiati d‘Aufiriainueftito;& che dette l'Arme, che

ancor oggi fi uede,a quella nobilifsiroa cafa,laquale foleua prima eficredi cl

qucAllodoIette in campo d’oto:douequeft3,che,coiiieognun uede,è tutta

rolla con una,I)ftra bianca che la diuide,dicono,che tale da lui fi mede ivlo;

pcrcioche come iui in un gran quadro dipinto fotto i fuoi piedi fi uedeua, ta

lelitrouòégliin quella fanguinofifsimabatcaghàda lui fatta con Adolfo fta

to prima deporto dcll’imperialfedeioueil predetto Alberto fi uedeua di lua

mano ammazare ualorofamcie Adolfo,et riportarne ì’opime fpoglieiet peio

che fuor che il mezo della p{ona,che p Tarme biàca era,in tutto il refto mac
ckiato,6c imbrodolato ql giorno di sàguefiritrouaua,con lamedefimama-
nicradiforma,&di colon p qllamemoriadipigner uolfe l’Arme che poi da
fucceflori di qlU cafa gloriofaraente feguitara efler douefle . leggendoli loc-

toil quadro fi come agTaltri una finiile inferi rione che diceua.

Alba-m.l Imper.Adolfm cuiUgibui impmUabrogcitumfuentmagno pricUo uin

«f,cr^olia opima refert.

Et pchc ciafeuno degTotto deferirti Imp. oltre alluniuerfale arme di tutta U
afa viuédo n’usò ancora una Tua parucolare,et jppnaip piu manifcfto réde-

reariguardàti.p cui ciafeuna delle ftatue fatta fuile,fi mife ancora fotto i lor

pwdimbellilsimi feudi qii’Arme,che,comeè detto,portata piopnsméte ha

ttc'ja.ilchc oltre ad alcune u3ghe,&:accomodate hiftoticttc,thc ne piediftal

SSfif 1
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dipinte erano rendeuaheroÌcaj& magnifìca,& molto ornata uiftatGcoae

non meno fàceuano nelle Colonne,óe in tutti i luoghi cueaccomodatamé-

te metter fi poteuano oltre a Trofei,&!’ Armile Croci di santc^Aodrea^t

fucili,& le Colonne d’Hrcole col motto del PEVS VLTRA, principale

imprefadi quello Arco, & molte altre limili ufate dagl’ huomini di quella

Imperialiilima famiglia . Et tale era la uifta principale, cheli otfcriuaachi

per diritta aia con la pompa ccapalTar uoleua; maa quelli , che per ilconua.

no della uiadeTornabuoniuerfoiTornaquinci ucniiianofaceua forfecó

non men vago ornamento per quanto la llretccza della ftradane concede-

ua il medelìmo fpetcacolo proportionatamente accomodato: perciocheiui,

che la parte di dietro chiameremo, quali un’ altro corpo liraileal delcrino

formato erajeccctto,che per la ftretteza.della ftrada doue quello di quattro

quello di tre foli archi fi uedeua compoftoj l’un de quali con fregiature, &
cornici congiungendofi,& per ciò doppio rendendo quello fopracui li dir

fe,che fu la ftatua del fecondo Malfimiiiano oggi imperante polla
j
& l’altra

con la deferirta profpettiua,che la torrenalcondeua anch’egli appiccandefi

faceua.che il terzo lafciando fimilmente dietro a fe una quadrata piazettare

flaua rulrimo di chi con la pompa ufciua: fi dimollraua il primo a chi
p

il contrario per la ftrada de Tornabuoni tornauarfopra ilquale( chela nella

medefima forma che i delcritti)era fi comeiuigi’Imperadori in quelli due-

deuano torreggiare ma in piedi llando due ReFilippi padre l’uno,& l'altro

figliuolo del gran Carlo quinto;quello,& il fecondo cioè, che ripieno di u

ta liberalità,& giuftitiahonoriamo oggi per grandiiIimo,& potentiffimo

Re di tanti nobilillìmi regni. fra il quaie,& la ftatua del predetto fuo Auofi

uedeua nel rigirante fregio dipinto quello medefimo iécondo Filippo eoa

maeftàredete,& innanzi ftargli una grande,& armata DonnarcoDofeintag

la Croce biatica,chc in pettohaueuaelTer Malta,da luiconlauirtudeU’IlIu*

ftrilIimoSignordon GarziadiTolledo,cheritratto uiera,daÌl’afie(lio tur*

chefeo liberataj& pareua,che come memoreuoledelgrandifiimo bcncfitio

uolelleporgerglirollidionalcoronadigramignarilcheera fatto manifefto

dal fottofcnttogli Epicalfio,che diceua,

KditA crepU efmibui iirnimpmoru hoJÌLum,fludio&‘auxiUjs^jJ^mK(ps?ìà

lìppiconfa-UitormfmmcoromgrÀmincidóiut.

Et perchela parte che uerfo la ftrada della??ignarilguardaua haucflca

ch’dlaqualcheornamentorcofaconucneuole parie frarultimacorniccoue

.pofauan le ftatue>& l’arcojche grande fpatio era,con un grande EpiiaSio di

chiarate il concetto di tutta queftagrandiilìma molediceodcr

. imperio Utefìulgentes aj^ìce Keget

AujìrucA hos omnei ciiiit alta Domus.

Bis imiia fidt uiriui: his cunda/léatSa

HiS domita teUns/eruitt^ Oceanus*

Sicome nella medefimaguifa,& per la mcde^naca^ioacfifecc diflcri»

làlMercato vecchio ancAein quefrodicecdo
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^(rijsgenSKJtxl>onis,0' }ì4tA Triumphis

écoelo ÓMccre nemo negcti

Ta^- liitensgermen diuin^e siirpis E thrufcii

TrMiitum dgris mtidìs,utfoU culu hees:

Simiki cmting4t uejko defminefruflum

CirperCyC^ in natiscernae detur Auos:

OfortutuUAm,t(€ro tunc iiomnefìorens

Vfitsferjr^m qumfors congent omnc honum.

‘Del Canto àCarneJèccht

.

A conueneuolecofaparucjhauendonel defctitto luogo

condotto i trionfanti Augufti, di condurre ancheal; Can
tOjChe de Carnefecchi è detto,& che da quello non lonta

noera,con tuctalalor pompa fìmilmentei magnanimi
Medici:qua{ì che gl’Augufti riueretemcn te riceuédo (co

me fi coftuma^per la condotta, òc defiderata Spofa fefteg

giare,& honorar uoleflcro
.
Qui non meno farà neceiTa

rio, fi come in alcuno de feguenti luoghi,che da quelli,che fuor dell’Arte fo

nonefiaconcelloilminutamentedcfcriuereilfito del luogo, &Ia forma

degl’Archi,etdegraltriornaméti;pciocheintétionnraèdimoftratenon me
noreccellenza delle mani,& de pennelli di quelli artefici, che l’opere ese-

guirono,che la fertilità deil’ingegnoj&l’acutezadicbi deirHiftorie, & di

tatral’iniientioneftiilritrouatore. Etmaflìmamente,cheil fito diquefto-

luogo fu il piu difaftrofo fbrfe,& il piu malageuolead accomodare^ che nef-

funo degl’altri defccit ti ò da defcriuerfirperciocheuolgendo iui la ftrada ver

fo santa Maria del Fiore,et alquanto nel largo piendendojuieneafaruiqu^

fAngolo.cheda queftideUarteè chiamato Òteuforet queftaerala parte de
ftra. ma al dirimpetto, et nella parte finiftra efiendoui una piccola piazetta

ndlaqualcdae ftraderifpondonod’una,chcdailapiaza grande di Santa Ma
riiNouellauiene,etÌ’aliradaU’altra piaza firoilmente Vecchia chiamata;

inquefta cotale piazctia,chein ueroèfproportioiiatiilìmafi formò incora

ponimenrodi teatro ottangulare tuttala partedifòcto jiecui porte erano

quadre,& di ordine Tofcanoiet fi ucdeua fopra ciafeuna d’eSe una nicchia

da due coione i mezoraeSa,cófue cornici,architrauj. Se altri ornamenti tk
chi,&pompofidi dorica archi tettura. ma crefeendoin ahoficreaua Tordi»

ncterzoouefi uedeua fopra le nicchie in ciafeunospatioun quadro cofuoi

ornamenti di pittura belliìfimi. Hora conueneuo4cofaè d’auuettire,eh«

qoantuquefi fia detto chequadrefuSeroleportedabaflo,eiTofcane, che
ledne nondimeno oue cniraua,et ufciua la ftrada principa}e,& ondedouc»
Da trapaflar la pompa furono fattea fembianza d’arco: allungandofi non pie

colo spano Tunotnucrfo Tentrata,ct TahrouerfoTufeita aguifadi Veftihu

ioccihauendo nella faccia del dt£uc»cir^i’uao>&.^ltroEicchif£mo,ec or-

nafif-
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nanfsimo quanto proportionatamenrefi doueua. Defcrittahora la fonaa

generale di rutto l'edificio,& alla particolare difcendendo, & dalla parte d?
nanzi,& che prima a gl’occhi de camminanti fi ofteriua,& cheaguiiàd’At-

co cri5raIe,come fi èdetto,5c d’ordine Corintio,eraincomÌQCiandoiiÌBedc

aa il predetto Arco edere dairunaj&daU’ahra patte melTo in mezoda due

arroatc,& molto bcliicofe ftatuejdi cui ciafeuna liir una graiioià porucclla

pofandofi,fi uedeuanofimilmentefliorid’una nicchia meda da due propot

donate colonne anch’ella in mezoufeire. Et erano qucfte(queIladoè,clic

dalla parte delira fi dimoftraua)fatta per ilDiicaAlefl'androgenerodclcbia

rifiìmo Carlo Quinro»Principe fpiricofo , & ardito, & di molto graiioiè

manierejtenentein una mano laspada,&neiralcrail ballò Ducale,col mot

toperlaiuaacerbamorceapiedipoftoglijchedicena. SI FATA ASPE»

RA RVMPAS ALEXANDER ERlS.raainqlladallapattefiniftrafivc

deua fi come vuttigl’altri da naturai ritratto i! vaìorofifsimo Signor Gioaaa

ni col Calce d’una lancia rotta in m:mo,& col Tuo titolo anch’egli fottoipic

di ITALVM FORTISS. DVCTOR. Etperchefoprararchiirauedi

quefte quattro prima deferì tre colonne era pcoportionacamente pollo un’

larghifsimofregiojper quella largheza,che tencua la nicchia, fi uedenalò-

pra ciafeuna delle ftarue un quadro meflo in mezo dadue pilaftrijcucinql*

ìofopra’l Duca Aleflandiofiuedcuadi pittura la di lui uiataimprefadelRi*

nocerote col motto di NON BVELVO SIN VENCER. Etfopraqlla

del S. Giouanni nella medefima guifa il fuo ardente Fulmine. Ma fopral'AC

co del mezojche adito capace per piu di fette braccia di largheza, & per piu

di due quadri d’alceza alla teapaflante pompa daua,& fopra alla cornice,

&

a kontefpitij , fi uedena con bella maeftà a leder polla quella del ualorofe,

&prudentilsimoDuca Cofimo padre ottimo del fortunatilsimo Spolotó

il suo motto a piedi anch’egli,che diccua PIETATE INSIGNIS ET AR

MIS. &:con una Lupa,& un Leone,chein mezo lometteuanoprefepFio

renza,& per Siena>chc da lui rette,& accare2ate,infieme amicheuolmetue

di ripofarfi fembrauano. Laquale ftatua fi uedeua fiiuata a punto nel fregio

& nella diri ttura,& in mezo meda da quadri delle deferitte imprefe.nafcen

do per quanto teneua quella largheza fopra rultima cornice in alloco fuoi

pilaflti prcportionatijSc cornice,& altri abbigliamenn, un altro quadro di

pittura,m cui alludendo alla creationedel predetto Duca Cofimo,molto
jp

priamente fi uedeua figurata rhilloria dei giouane Dauit, quando da Sa-

muel fu unto Retcol fuo motto.A DOMINO FACTVM EST ISTVD.

ma (opra quell’uitimacornice,ches’alzaua molto grande Ipatio da terni

uedeua poi l’Arme di quella ben auiienturofafamiglia,grande,&magmi-

ca quanto fi conueniua,che da due Vittoriefinrepurfempre di marmo cn

anch’ella con la ducal Coronaltllenutaihauendolbpralaprincipaleccw

la dell’Arco in accomodatiflìmo luogo Tinfcri ttione,che diceua.

Virti!tif£Uchatì^iBujhij?im(eM.e<iice£fimilÌ£,(ln£fipsìt(dùe: imcn Hiovù'

dccuspstrùfempcr fuif.r.unc Afcitdjìbi C£fAnAfcbelc,diiìÌ!iiffc<i{rit4iat,<7

ommfuo imperio dignit^tem dirxù'.gJ* atapAtria dìcAt.

Ma entrando dentro a quelto Arco fi trouaua quali unaloggiaalTaicap»

ce, Se lui'ga con laluauoliadifoprabizarriiriraamenie,& conhellulì®®^
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bcs&djdÌQsrfeimptele tutta abbjgliata,&dtpinra,dopoIaqua1cin duepi-
Uftnfopracui giraua vn arco p il quale s’haueùa 1 errata ne! prima detto tea

tro,u vcdenano a rincórro l’vna dell’altra due molto gratiofe nicchie; frale

ooaliCche quali cógiùtecóqftofecócioarco erano)& li prima defcritto,!! ve
(jcuaoo ne vani dei le fin te pareti,che la loggia reggeuano due capaci quadri
dipitcuralecuihiftoriediceuolméteaccópagnauano ciafcunolafua ftatuaj

8: cranoqfte.in qlla da man ritta cioè, l’una ktta p il gran Cofimo detto il

Tccchic.ilquale quatunq-, nella famiglia de Medici hifitro prima flati p armi
&:pation ciuili molti egregij,& nobili huomini,fun6dimcnoiì primo fóda

torc della lua ftraordinaria grade£2,et quafi radice di qila piàta,ch’è poi tato

felicementeatantagranderaperucnuta.nelcuiquadro fi uedeua dipinto

ilfupremohonoredallafua patria Fiorenza attribuirogii:quahdo dal publt

cosenato fu padredeiia patria appellatorilche ottimamente dichiaraua Tin

Icritiione.che lòtto fi uedeuadicendo.

COSMVS Meiiice5,ueter( honcfiipmo omnium ScMtusconfuUo renouato , Fdrens

PitrÌ£iippelUtur.

Edédo nella parte difopradelmedefimopilaflroin cui la nicchia polla era

vn jpportionato quadretto nelqualei! Mag. Piero fuo figliuolo ritratto era,

padre del gloriofo Lorizodetto anch’egli il uecchio uerace , & unico Mece
natedetépi fuohet ottimo cóferuatore dell’italica traquillitàdacuiftatuafi

Tcdeua nell’altra pdecta nicchia córifpódérea qlla del vecchioCofimo;haué

do nel quadretto.chei fimil modo fopra il capo dipico gl’era il ritratto ach’e

gli del Mag.Giuliano fuo fratello, et di PP.Clcraéte padrete ne! quadro mag
giorccórifpódéteali’hiftQriadi Cofiroo, l'hiftoriadclpublico cócilio frtto

da tutti i Prìcipi Itaiìanitoue fi uedeua col cófiglio di Lorézo fermarfi qlla ta

to (labile. et tato prudéte cógiun tioneip cui l’Italia métre,ch’ei ui(Ie,& ch’el

laduròjfi vide codetta al colmo delle felici tàtficomcpoi mcrédoegli.etv©

névlo ella meno , fi uide peipitarein tatiincédi),&in tate calamità,&roui-

tieulche no meno chiaramétemoftrauarinfctinone.cbe (otto haueadicédo

tiurcntm yiciiceSybcUiy^picisirHbut exceUenS^^, diu.iì:o fuo conjiiio conimàU

<u!:nu's,cr Vrmcipumltilomn:.^:^' ingenti lUlutì'ÀnqmUiutcpÀrU p.t=

rens optimi (kculi jppcfhtur.

Ma venédo poi nella piazetta in cui(coracs’èdetto)roctag«lar Teatro, che

cofi lo chiameremo poflo era comiciàdomi da qlla priroaécrata,et da ma de
lira girado diremo,cheqfta prima parte era da qlVarcodeH’étrataoccupara

loprailqualein vn fregio cótifpódéreneli’alrczaai terzo, & ultimo ordine
del tearro,fivedeU3nojquattro|cuacii ritratti diGio.di Bicci padre del vec-

chio Cofimo,et qllo di Lorézofuo figliuolo del medefimoCofimo fratello,

da cui qfto fortunato ramo de Medici oggi regnanti hebbeorigine.etqilodi

Pierfrac. dt qfto Lorézo figliuolo có qtlo d’un altro Giouànifimilmétcipa-
dfcdcl prima detto bclIicofoS.Gio.Ma nella lecóda faccia par dell’ otrago-
lo,ci có Tctraia cógiura,fi vedeuafra due ornatifs.colóne in vna grànicchn a

lcdcre,etdi matmo come tutte l’ahreftatuc figurata cólaregal bacchettam
minoCaterina la valorofà Regina di Fracia có tutti qgl’altnornamcci,che al

la leggÌ2dr3,ctheroicaarchitet..fixicercaoo,Ma il terzo ordine tUlopraouc fi

cdcito,chc ueniuano i quadri di pit.era g lacoftcihiftoriafiguratala mede
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Regina con gran macfta a federe,che dinanzi haueua due bellifllaje doc*«

armate: l’una deile quali prefa per la Francia,che inginocchiata ftauajparj

ùa.chegli presétafle un beilillìmo putto di regai Corona adorno:!) conierai

train piede,che la-Spagnaera,parcua,che in fimil guifagli prefcntafTc naj

icggiadrifsima fanciulla: uoiendo pel putto intendete del chriftiaDiisiico

Carlo nonojcheoggi per Re dalla Francia è reuerito:ct per la fàociuliafek;

tilsima Regina di Spagnajmoglie dell’ottimo Re Filippo . Vedeuafi poÌK

torno alla medeftraa Caterina con molta teuerentia alcuni altri piu picoii

putti ftare,pfipgraltci Tuoi gratiofifs.figliuolciti:aquahpareua,chcvnaFa

cuna ferbalìe_Sccccn,et Corone, et Regni. Et perche fra quella nkcbia.a

l’Arco dell’entrata p la fproponfon dellìco auanzaua alquanto di luogo cai

fato dal non fi cller uoluco far l’Arco fgratiatamen te a{gembo,mapropor-

tionato,et rettojper tal cagione fu iui ancora quali ì una nicchia, un quadra

dì pittura raeflo.ùn cui con la Prudenza,et con la Liberalità,cheinGemcab

bracciate ftauano molto atgutamentefidimoftrauacon quali guidebcaia

de Medici falle a tanta alteza peruenuta:hauendo fopraloro in un quadret-

to limile per largheza a gl’altri dei terzo ordine dipinto una huraile,&deuo

ta Pietàtconofciuta per la Cicogna,che i’cta a cantorintorno alla qualcCw
deaano molti Angeletci , che gli moftrauano diuerfi difegni,&modelli,

delle molte Chielèiéc Monifteri,dcConuenti da quella magnifica, & teli-

giofa famiglia fabbricati . ma feguitando nella terza facciadeil’octangolo,

j

che iui ueniua l’arco,onde fi ufciua del Teatro,fbpra il ftontefpizio diqutl-

Io,come quote ditanti nobilifllmimembrifu porta la ftatuadell’ ecccIlcDi

fimo, &affabiliifimo Principe,ScSpofo coni! mottoa piedi di SFES AL*

TERA FLOR^j eirendonellafregiaruradifopraCintendendofifcmpr^

che arriualTe aH’alEcza del terzo ordine)a corrifpondéza dell’altro Arcojoix

< come fi è detto erano rtati porti quattro ritratti) inquarto luogo ancori

quattro altri ritratti fienili defuo iììufttifiìmi fratelli in fimil modoaccomc*

datirquelIicioédedneReuerendiflìmi Cardinali, Giouanni diuenerandi

memoria,& del gratiofiffimo Fcrdinado,& quelli del bellilfimo Signor d*

Garzia,& deH’amabilifsimo Signor don Pietro . Ma ritornando alla,quat-

ta faccia deiroitangolojconciofiajche il canto delle cale,cheiui fono non la-

fòando sfondare in dentro non permettelle,che potefle frruifi lafolitanic*

chia,in quella ucce con bello artificio ui fi uedeua accomodato,& conrifpó*

dentea quelle ungrandilsimoEpicafiìo dicente

H/, 5«osfdCTd uides redimitos tempord mitrd

Pontifìcts triplici:Komdm,totimqi piorum

Concilium rexere Pij,fed qai propefulgeni

lHuJìri égente ìnjìgncsfdguU$ue,togisue

KeroesckrdmPdtridrnypopulum^potcnlm

imperijsduxerefuiSiCfrtdijifdlute

t<dmfimel Itdlkmdomrmt aureifecU

Qemgio Augufio deconnt nmCfCT rttagejxmiiH^

ElJeaifc
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tfieo^oglidifopra in luogo d‘hiftoria,& di quadro in due onatidipin c

fcduci!nprelc,del fortunato Duca cioè ii Capricorno c6 le fette ftelie,Òc col

flDVClA Fati j& la Donnola coni! motto dell’AMAX VICTORIA
CVRAM dcll’EccellennlTimo Principe . Eranopoincllcire nicchie, che

nelle ttekccieieguentiueniuanoleftatue,de trePontcficimaflìmi,che fono

djqùeilafarnigliaufcitituenurianch’efsi tutti lieti adinterncnireed heno-

firc cotanta fcftatquafijcheogni feuore humano, & diuino, & cgniecccilc

oad’Artnc, et di lettere, et di prudenza,et di ReligionCjCt ogni forre d’im*

peno fuflca gara concotfo a fare augnile, & felici qucilefplendidifsimeno

ze.&érano quelli Pio quarto poco innanzi a miglior ulta trapailatotfoprail

cui capo nella ina hiftoria dipinto fi ucdcua,comc dopo,che à Trento furo -

no terminate leintricate di{pute,& fornito ii sagrofanto Ccncilio, iduc
Cardinali Legatigli preientauanogl’inuiolabili Decreti di qucilo.ficome i

quella di Leon decimo fi uedcua l’abboccamento da lui facto con Francefeo

primo Redi Franciaiperilquale con prudcntifsimo configlio raffrenò l’im

peto di quel bcllicofo>& uittoriofo Principejfi che non mifefotto fopra co-

nicharcbbe per auuentura fatto,& certo porena fare tutta l’Italia:& in quel

la di CleméccfettimO la coronaiione da lui fatta in Bologna deigran Carlo

quinto. Ma neirultiniafacciaporpercuotcndo nell’acuto angolo delle caie

dcCarncfecchijdal quale ueniua non poco la dirittura della faccia dell’otta

gelo lntercifa,con artifizio nondimenogratiofo,& uagofi feceafembian-

zadeiralcro,maa!quàto infuori rigirare un’altro macftrcuo!eEpitaffio,che

diceoa

Fer.ùfìctsJtmmosMcdicumdoìnusaUii LEONEM
CLEMENTE 51 indePH'M.

Quidtot nunc referm injì^Kes pictate,U(l armii

UligMnimoiqi lìuceSyCgregiosqi uiroiì

CaUorum iuter quoi lite Regmrefktgct.

Keg'S cofìiuxrh^c eddvm getatrìx.

Q^afi tale era di dentro il preferitto Teatro: ilqualebcnche affai minuta

mente defetitto paiajnon per ciò cefla,chc una infinità d’altri ornamen ti di

pitture,d’imprcfc,& di mille bclli(sime,& bizarrifsime, fantafie,chepcr le

cornici dorichc,& permeiti uanij, chefecondo l’occafione polle erano, &:

che taccuano di se ricchiffimaj& gratiofiisima uifta come non eflentiali,per

non tediareilperauuencuraftanco lettore lafciate non fi fieno.'} potendoli

chi dififattccofefidilettaimmaginarejcheneffunaparte rimaneffe checó

fommamacftria,&con(ommo giuditio,& con infinita leggiadria condot-

tanon fuffe:dando uaghifsimo,& piaccuolifsimo fine alfa! teza fua le moli*

trmi,che proportionatamentefeoropartite fi ucdeuano:& quelle erano Me
dici ed Aullria per Tlll. Principe& spofo con sua Alteza. Medici , 8c Tolle-

do per io Duca padre. Medici & Au ftria un altra uolcaiconofciura per le tre

peone eflcrdeiranteceflorfuo Alefladro.etMcdici,& BolognadiPiccardia

per Lorenzo Ducad'Vrbino . Et MedKi,& Satmia per lo Duca Guiliano.

Et Medici,et Orfini per il doppio parentado di Lorenzo il vecchio, et di Pie

ro fuo figliuolo.Et Mcdici,ctV ipera p il già detto Giouani marito di Chacert

M Sforza. Et Medici,et Salutati p il glotioib Sig. G iouanni fuo figliuolo , 8c

TTctc
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Francia,& MedtcLper la Sereniilìma Regma.& Ferraraj& Medici periodo

ca con una delle forejle deirecccllentiflimo Spolb. & Orfini,& Medici per

l’alcragentiliffimaforella maricara airilluftriflìmoSignor PauioGiordaoo

Duca di Bracciano . Refta bora a dcfcriuererufcitadel Teatro, & l’oluma

parte di quel!a,laqualecorrifpondendoconlagrandeza,conla propoido-

ne,& con cialcuna altra lua parte alla prima detta entrata crederrò,chepoc»

fatica CJ reftera a dimoftrarla a dificreto lettore, eccetto però cheacll’ Arco,

che per faccia di quefta era,& cheuerfo San ta «aria del Fiore riguardaoa co

me luogo meno principaleera ftatoTenza ftatue,& con alquanto minor mi

gnificentia fabncatohaueado.inlor.uecefopca l’Arco raeflo un grandiiS-

mo Epitaffiodicente.

Virtm rdta tibi h’rps lìli^ijìmA quondam

Clarim Ti^corm detulit Imperim.

Quoi COSMVS foniprefunéusmunmMitrtis

ProtulitiC^ iuéd cumditione regit.

Nwne eadem maior dìumk è genti lONNAM
.ARìcù in Kcgnum,conà!Ut^toro.

fi crefeet ìtemuentura in prole nepotes

AmagensTufeis exorientur agris.

Ma ne duo! pilaftri,cheera nel principio dell’andito òueftibulo che dik

snato ce’l habbiamo}fopraiquàli-firigiraua TArco delI’iifcitaj&fopraoS

era la ftatua dell-inclitoSpofo,fiuedeuano due nicchicjin unadelleqoalifi

ucdeua polla la ftatuadclgentiliffimo Ducadi NemorsGiulianoilgiouanc

fratello di Leone,& Gonfaloniere di Sata'Chiefajche anch’egli nel quadret

to,che fopragli llaua hauea il ritratto de! magnanimoCard.Hjppolitofuofi

gliuolojcon Ì’hilloria,cheuerfo Tulcita fi diftédcua,del Teatro Capitolino

dal popol Romano Tanno MDXII^L dedicatogliconTinfcrittiocCjclìe

per nota tenerla diceua.

lulianm Medicei ex^nu uirtutis,^ prohitatis ergo summs dVop.Kom.howribait

corAéuKrenoudU specie antiqux àgnitatis «c.Utitù,

EtneITaItracorrifpQndente*aque'lla;‘&,(ìcome quella,rittaed armatafi

uedeuafimilmentepoflala'ftatuadelDucad VrbinoLorenzoilgiouaDetc

ncnte in mano la.spada,che sopra se nel quadretto anch’egli haueuailritrat

to di Piero fuopadre,hauendone!Thiiloria figurato, quando da Flotcoa

fua patria gli fu con tanto ftufto dato il baftone del generalato coniafuaii»

feri elione anch’egli per dichiararla,, che diceua,

Ldurentius Me. iunior maxima initid{<e uirtutìs indole,fumimin re iniliuri ìfpe*

. rmu^maxintofuorum einim j^e adipijcitur>
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‘Dei Canto allaDagita.

A al cantOjche dàlia Pag]ia,che continuamente nifi uea

de alla paglia è chiamato fifecei’alirobs'iiflìmoj&nó

men di neflun degraltri ricchiflimoi 5c pompofiflìmo ar

co. Parràforfeadalcuno;perciochetucu,òla maggior

partedi quefti ornamenti in fupremo grado di bellezza,

&c d’eccellenza d’artifizio,& di pompa, &c di riccheza To-

no ftati da noi cclebratijchccio fia fatto per una certa ma
Bieradifcriuereal lodare,&alì’aplificareincIinataima rendali pur certo eia

fcunOscheoIirealTeircrfidigranlangalafciacocon ciliadietro quante mai
(li(ifittecofcinqueflacittà,&forfeaItroueri lìen fatte, che elle furono ta-

lij& con tantagrandeza,& magnificenza,& liberalitàda magnanimi Signo

ri ordinate,& dagl’artefìci condotte,che elle auanzauano di molto ogni ere

deDza,5c tolgono a quali li iioglialcrittore ogni fòt za, & ogni poflanza di

potere con la penna all’eccellenza del fattoarriuare.Hor ritornando dico,

che in quello luogo,in quella parte cioè oue la Ilrada,che d'ali' Arciuefeoua

do camminando per entrare nel Borgo di san Lorenzo fa diuidendo la pri-

ma detta llrada della paglia una perfetta Ctoce,& unperfctt-oQjiadnuio,fu

fatto il predetto ornamen totmolto al Quadrifronte antico Tempio di lano

Cmigliante:& quello, percioche quindi la Catredral Chiefa li uedeua,fu da

quefti rcligiofiftimi Principi ordir.ato,cheallaSagrolànta Religione li dedi

calTctin cui quanto la Tolcana tutta, & Fiorenza particolarmente in tutti i

tempi ftara eccellente lia,nofl credo chedi meftier faccia,che molto in dima
fttarlomi prendafatica . Ecinquella,intentionefu,chehauendo fattoda

Fiorenza per Tua minÌllre,&coropagneCcome nel principio li dille}códurre

/ecoariceuere nel primo abboccamento la noueila Spofa alcune delie fue

doti ò proprietà.che polla in grandczaI’haueuano,&deIIe quali ben gloriar

fipoteua di moftrare,che qui a non men necellario ufitto lafciatohauefle la

Religione.cheafpettandolain un ceno modo laìncroducelle nella grandis

ornatillima Chiefa a lei uicina . Vedeuafi adunqueqllo Arco, che

in molto larga llrada eraCcome lì è detto) formato di quattro ornatiifime fac

della priraadellequah li rapprefentauaagl’occhi di chi uerfoiCarncfec-

chi ueniuatralrrail gambo della Croce leguendo, & uerlb il Duomo di

sanGiouanni,&di santa Maria dclFiorc riguardando lalciaua pertrauec

fo della Croce due altre facciejdi cui l’una guardaua ucrfo san Lorenzo , 6c

Filtra uerlb l’Arciucfcouado. Et perdefcriuereordinatamencc,S:coD qua
la piu focili rà fia po(libile la belleza,&il componimento del tutto,dico anco
la dalla parte dinanzi incominciandomija cui fenza punto mancare era nel-

la compolition deg^ornamen ti quella di dietro fimigliantillima che nel me
20 della larga llrada fi uedcua la molto larga entrata dcll’A tco ,cbe IÌ alzaua

conuenientilEmo spano, nell’uno,& l’altro lato del quale fi uedeuano due

gradillimc nicchie melTe in mezodadue limili colonne Corintie tutte di ut

iiiedi Turribolidi Calici di fagrati libri, fcd’aliri sacerdotali inilrumen ti io

TTttt z
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Decedi trofei,&: di fpoglic dipinte . Sopra le quali,& fopral’ordmatecorm
cl,& fregi,chefportauano aiquaco piu in fuori di quelli,chcfopralAccodcl

mezo ueniuano;niadi alceza apunto gli pareggiauano,fiuedeua ira Pana co

lonna,&: l’altra girare un’al tra cornice come di porta,o di fineftradi quarto

tondo, chefembrando di formare una parcic:)iar nicchia.faceaaunauifia

leggiadra,& uaga quanto piu immaginar fi polla. Sorg'euafcpraqaeft’nlti

ma cornice poi una fregiatura alta,& magnifica quanto conuenioa alla prò

porrionedi tanto principiojcó ceni menfoloni inta^liati,emetrudoro,cbe

fopra le deferì tre colonne perpendicuiare a punto ueniuanotfopraiqualifi

polàaa un’altra magnifica,&moI:o adorna cornice con quattrograndillimi

candeliieripurad oro raellì,& come tutte le colonne,ba!ì^apicelli,cotoic4

& architraui,& tutte falere coredid!uerfiintagU,6c colori tocchi: iqualiaa

ch’elTial diritto de mcnfoloni,& dcIIede{crittecoionnc ueniuano. ma nel

mezo poi,&lopra i detti menfoloni a!zandofi,fi uedeua due cornici maona

fi, apoco a poco fare angolo,& finalmente in un'froDterpitiojconucruifii

fopra ilquale in unamolto bella,&riccha bafe fi pofaua a federe con vnacro

ce in mano una grandillìraa (tatua prefa per la fan tifiìma ChriftianaRelig»

nera pie di cui,& che in mezo la metteuano fi uedeua due altre ftatuelìmili,

chefopra la cornice del frotéfpitio già dettg,digiacerfembrauano;l’una del

le qualijcioè quella da man deftra,che tre putti d’inrorno'haacua, era peti»

Carità figurata,& l’altra per la Speraza. nel uano poi,ò per dir meglio neiri

golo del frontefpirio fi uedeua per principale imprefa di quello Arco ì’and»

co Labaro co la Croce,& col motto IN HOC VINCES aCoftantinnij

datojfoito a cui con belliffima_grariall uedeua polare una molto gtand’Ar-

mede Medici con tré Regni Papali accomodandofi.ai cocettodella Rdigio

neper i tréPontehebehe in efia di quella cafà Itati fono . Etm fui primo cor

nicion piano fi uedeua poi una Itatuacorrifpon.dente alla nicchia già detta,

chefrale due colonne ueniuatl’una ddle<|uali cioè quella dalia patte dcllu

era una bellilTsraagiouane tutta armata con rAfte
5
& con lo Scudo, qualefo

leua figurarfianticamenceMinerua,eccetto che tn ucce delia teda di Meda

fa fi uedeua a queftaunagran Croce rofia nel pettorilchefaccua ageuolraea

te conOfcerla per la nouella Rcligion di Santo Stefano da quello gloriolo,et

magnanimo Duca religiofamentc fondata: si come la finiftra,cheinoec«

d’armi tutta fi uedeua disacefdotali, 5c pacifiche ueili adorna, & in ucce

d’Aflecon nnagranC-rocein mano; còl bclliffimo compooiracntodelM*

tre torreggiado fopra tu età la.machinaTaceua vna uifta pornpofiflìm3,&Ee

rauigliofa. Nella fregiatura polche ueniua fra quella ultima cornice, fc

i architraucichepofaiia fopra le coI6ne,ouep l’ordine dello fpartirocDto ve

niuan tre quadri, fi ucdeuafio'dipintelerrc, fpetiedi nera, RcìigioDe,clieib-

no (late dalia creation del mondo in qua.meì primo déquali,& chcdania

delira era ocnendo forco l’armata flatua fi uedeua dipinta quella fortediRé

ligione,che regnò nel tempo della legge naturale in quei pochi,chclLcbbe

rouer3,&: buonaefeben non hebbero perfetta cpg-nitiondi DioconàcÙM
deua figurato Melchifedech offerire PaDe,& VinOj&alcrifrucudclbKEi
fi come in quello dalla parte finifl,ra,& cheanch’cgliinfitnilraanicrafoto

ia flatua della pacifica Rejigion ueuiua,!! uedeuarStra Religioc iaDio ot

.àtetì*
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inata per Icman di Mose piu perfeta della primajma tu tra d’ombre,& di fi

gore talmente uelatajche interamenterultirna, & perfètta chiareza del di-

ma coìto fcoprire non Ìarciauano:pcr fignifìcationdeiia quale fi uedeua ko

$è,& Aron fagrificare a Dio il pafquale Agnello,ma in quello del mezo,che

geniua appunto fotto legrandi,& prima defcritte Ilacucdi Religione, Cari

à,&Speranza>&fòprai’Arcoprincipale,&cheeraapropotcion dfl mag-
giorespaziojdcgl’ahri molto piu capace ui fi uedeua figurato un’ Altare fo-

ptauiun Calice con un Oftia,cheèil uero,eieuangelicofagrifitio: intorno

il quale fi uedeuanoinginocehiati alcuni, & difbprauno Spirito Santo in

roczo a molti Angeletti,che teneuano im Cartiglio in mano t in cui pcrcio-

cbefcrntoera IN SPIRITV, ET VERITÀTE, pareua,cheanch’effic5

undoloreplicaflerointendendoper Io spiritoquello in quanto riguarda

airacrificionaturale,& corporeO}& ueriràpqllo, che appartiene al legale,

cbe tutto fu per ombr3,& figura, efiendo fotto a tutta rhilloria un bellitli-

no Epitaftìojche dadue altri Angeli retto fipofaua fu la cornice dell’ Arco
ddmezo dicendo.

V(r£Kdigiom:qu£ uirtutum omniumfunùmentumipublicarm rerum'fmmenttm
priuAtccrum ornmentumjt^bmnum totiut uit£ lumen continet : Retrurkfcm»

pcrDux CT nugifcTA iTlius bAbitdyey eadsm nunc antiquA ,^fui proprU Uai(
mximejloretìSfUbenti^ir^e confecrmt^

Ma uenendo àHaparte piu baira,& tornando alla nicchia, ehedalla parte

dcftrafrale due cok)nne,&fbtro l’armata Religione ueniuai óc che benché

di pitmra,per uinu del chiaro,& fcuro riieuaca fembrauaj dico che mi la fta

uiadclpsjlIìmoprelénteDucainhabitodi Caualiere dell’ordine di Santo

Stefano fi uedeua,con la Croce in mano,& con la feguen te infcrittione fo«

prailcapoi&fopralanicchiajcheintagliata ucramente pareua dicendo.

COSMVS JJEDIC. FlorcK.cr SenAr.Dux-^lfdcran.'O. StephimmilitUm Cèrt=

fiÌAn£pUtiitiSie:y beJlic£ uirtuti^domiciliuinfuniduit anno MD LX I.

Si come nella bafc della medefim? nicchia fra i duoi piediftalli delie colo

ne,conlaproportió Corinuacompoftifi uedeuadipintolaprefadi Damia
taièguica per opera de fortiffimiCaualieri Fioreatinhaugurando quali a q-
ftifuoinouelliuna fimi! gk)ria,&ualore.:£c nella lunetta,© mezo tondo,

chcIopraleduecoloHDeuenwa,fi uedeua poil’armefua propria, spartirò

IarcdcIJepalle,che per la Croce rolTajchecó belltilìmagratia accomodataci

cra,fàccua chiaramente conofccrequcllacfiercdcl gran Maeftro, Accapo di

cQa Religione . Horaperuniuerfa}ej&publjcocontento,& perrinnouare

liinemoria di coloro i quali di quefta cktà ò di quella prouinda ufdii per m
tegritàdi coftumÌ,& per santità di ui ta chipri furonc^& di qualche uenerat^

Rtligion fondatori,& per accenderegl’animi de riguardanti all’imitazione

della bonta,&,nfeàcEedi elfi,parfcched>ceuol cofa-folTebauendodaliapar

ledcftrafcomeficdetto^meflb laftatuadelD.ucadeljafagra militia di sito

Stefano fódJtore»dalI’altra collocare qlla di S.Gio.Gualberto,che Caualiere

fccódo l’vfo di q tepi fu anch’egli di-corredo ; et fu primo tódacore ,& padre

t.dclURcIigiódi.VaJébroIa:ilqualcc6u<yi^uolméieCficqmcilDa^afotto

.=cia.sa
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anch’egli (otto la facerdotale ftatua di Religione in habico fimiltnentedic*

ualierc che al nimico perdonaua poftoftaedeuajhauendonel fron:efpizio

fopra la nicchia una fimil Arnicdc Medici con tre cappelli Catdinalcfchi;&

nella baffi rhiftoria del miracolo occorlo alla Badia a Settimo del Fratesche

per ordine dei predetto san Giouangualberto a confusone dcgl’heretiri,5£

hmonix:i,paiIò con la fua benfiditione,6c con una crocein mano per meza

d’un ardentillimo luocojdrhaacndo l’infcrictionefimilcnenteiaun (juadr«

to difopra,che tutto quefto dtchiaraua dicendo,

loinnss Giulhcrtus Equa ncbilij?. Eloren. VuUis Vmbrojhefimilis ai^orfà

anno MLXI.

Col quale ueniua cetminaca queftabelliflìma, SrornatilTIma prindpa!

fàccia . Ma entrando fotto l’Arco ui fi uedeua una aliai fpatiofa loggia,oan

diiOjò ueftibulojche chiamar celo uogliamojnella cui guifa fi uedcuano (la-

re a punto letreentrate.le quali corgiognendofi a punto infieme nella cro-

ce delledue ftradelalciauano in mezo un quadrato {patio di circa otto brac-

cia per ciafeun ucrfoiouc i quattro Archi alzandoli ali’alteza di queidi fuori,

£c girando i peducci in uolta comeleanafeer (òpra unaCupoletiau’haues-

fe,quando eran peruenuti alla intorno rigirante cornice,&oueaa)mÌDdav

re hauuto haurebbe a uolgerfi la uolta delia Cupola j nafceua un Ballatoio

di dora ti balaiiftri fopra iìquale fi uedeuano molto uezofamentc in giro bil

late un coro di beliillimi Angelctti,&cancare con un concento foauiilìmori

manendouiper piu graiia,& perche lume fotto l’Arco per tuttofi uedcllcì

cambio di cupola il cicl libero,ed aperto. Neglifpatijpoi, ò fpigoltjcbe li

chiamino de quattro angoli# chenafoendoftreradincccfsitàquato piu sai

«auanouerfo lacorniceiecondandoilgirodeirArco piu s’apriuano, erano

con non men gratta in quattro tondi i quattro animali dipinuj raifticatnenc

daEzechiel, & daldiuino Giouanni roefll peri quattro fcnttorideilagto

Euangciio. ina tornando alla prima di quefte quattro !oggie>b veftibuli che

chiamati cegl’habbiamOjUi fi uedeuano le uolte con molti uaghi, &l^gia-

dri fpartimenn tutte adorne,&: dipinte con uarie hiftoriette, cd’Atmi,ed

impcefe di quelle Religioni di cui ell’eran folto ò d’accanio,& alle quali el-

le principalmente feruiuanoifi come nella facciata di quefta prima da raan

delira,& che con la nicchia del Duca congiunta era,fi uedeua in uno fpatio

fo quadro dipinto ilmedcfiraoDucàdar l’habito afuoi Caualierìcon que-

grordini,& cirimonie,che cólueti fono di fare jfeorgendofi nella pane pio

lontana che Fifa rapprefentaua la nobile edificatione del palazo della Chie-

ia,e dello spedale neirimbafaraenco fuo in uno Epitamo per diefaiaratio

ne delJ’hi fioria fi leggeuano qucfle parole

.

COSMVS Md.Ylor.G" Smr.Dux.iuquitibussuisdiuino confino cra'iisw?»

ficeyfie^ wfi$nkvf(d(m prsbàikrgcc^rtbui omnibui inftruit.

Si come ntiraltra a rincontro di quefta appiccata con la nicchiadi saGìo

uanguaiberto fi uedeua quando quello medefimo santo in mezoad
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fimibofchì fondaua il primo, & principal Monifteto con l’itifcrittione an-

di’egli Della Bafe chediceua.

S. la GiuIBertuf in VaUmhrofUno ov.tCynb interuentorihuf^ iUecehns cmniBut

rmotolccoDomciliwnponitfxcrìs suisfcdalibui

,

Marpedi cala faccia dinanzi,&acjuella di dietro trapallsndo pcrroacoim

' pcdire rintclligentia.nel medefimo mode deicriucndola,diremo comeane

chcs’è prima dettOjChe& neli’alreza,& nella grSdeza,&: negli fpariimenti,

&nellecoIonne,& hnalmentein rutti gl’altri ornamenti era del tutto alla

tldcrittacorcifpondente:ecceiro,chedouequellanellapiu alta cima del me
zohaueuale tre giadettegrandi flatue Religione,Cari tà,& Speranza, que

ftajnquellauccehaueuarolounabelliffima Ara tutta fecondo Tufo antico

compoftaedadornatfopralaqualeCfi comediVefta filegge)fiuedeua arde

rcunauiuaciisima fiamcnajó^ da man delira cioè di uerfo il san Giouanni er

gerii unagrande ftaiua honeftaroen te ueftita tutta uerfò il Ciel fiflaj prefa p
liuitaconcemplatiuadaquale per pendtculare dirittura ueniua a punto fo-

ptalagran nicchia in mezo alle duecolonnetlì come nell’altra fàccia s’èdet

tor&dail’altra parte un altra grande ftatuaa quella fimigliantej ma tutta

sbracciata,& tutta fnella,& con la tefta di fiori incoronata : prefa per la aita

attiuacon le quali ueniuano attamente comprefe tutte le parti , che alla Cri

lliana Religione appartengono . Nellafregiaiura fra l’un cornicione,&raI

tro poijchccorrifpondeua a quello dell’altra parte , & che come quello era

anch’egli feompartito in tre quadri, fi uedeua nel maggiore,& che nel mezo
cra,trehucmini in habito Romano prelen tare xir. fanciulietti ad alcuni ve

nctabiliuecchi Tofcaniiacciochedaloronellalor Religione amniaeftrati,

dimollralTero di quanta eccellentiaapprelloi Romani,& tutte l’altre natio-

nifulle anticamente laTofcana Religione haumaicol motto per dichiararlo

nedi quefra da quella pfetta legge di Cicerone canato,chediceua ETRVs
RIA PRINCIPES DISCIPLINAM-DOCETO. Soctoacuicral’Epi-

laSìo fimi{e,&coDrifpondcnieaqueIlo~neiralcrafaccÌadelcrìtto, chedict-

oa anch’egli.

Frugibutinuentìs do^£ celórdntur Athens,

KoT/U ferox amisjmperiocf; potens.

At nojìruhac micisprouinciaBthruru ritH

DiWHOjCr cultu nobiliorc Dei.

Xnim pcrìiibcnt Artei tmiiffc pùtidi

KumimiO'rùui eioaiiffefaaos.

KMnc udanfedes hct£ cJì pùtdtis,^ iUi

HosminfMcntitulosMfirctuUddìcs,

Ma nell’un de due quadri niinorr,&.in quello che da man delira ueniua,

perche pare,che l’antica RciigiongemiIe,thcnon feoza cagionedall occal'o

«a polla, in due parti diaila lia,& in auguno,& in fagrifi tio, mallimamenie

^alìfta.fi uedeua dipinto lecondoquciiluro un aot;-o òaccrdctc con cura
* mitioue
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mitabile ftar tatto intento a mirare l’in tcriorà de fagrificati animali ,cfiem

un gran Nappo da miniftri del iagrifiziogleranoraefleinnanzitet nclfaltrty

un Augure a queftofimiie col ritorto Lituo in mano difegnareinarialcre-

gion comode a pigliare gl'augunj con certi vccelli,chcdiroprauc!araireti-

brauano. Horadilcendendo piu abaflb, Si alle nicchie uenendo dico, che

in qucllajcheda man dcrtraera,!? uedeuaS.Romualdo,i!qualcinqaeftoDO

ftropaefe(terraappropriata,ecqua(: naturale di Religione,cc di sa ti tà)(ugraf

prfsimi monti Apenniniferoinò ilfagco Eremo di Camaldolitond’hcbbeql’

la Religione nome,et principioiconrinfcrictioneroprak nicchia che (tce-

tra-.

?^otifuiIduf in hic noitrd pignafandltatis Terrai CamaUuUnjùm oriinemeoSoa*

jkV.

A

nno MXII.

Et con rhiftorianella bafe deli’addormentato Rornitb,chein fogno uc»

deua la fca’a fimile a quella di (acobsche fopra le nugole irapadando aften

deuafino al Cielotma nella fHCcia,chc con la nicchia età congiant3,et che fot

to il veftibulo>come dell’ altra fi difiejtrapallaua, fi ucdeua dipinto Icdihca*

tibne nel predetto arprifsiraoluogoi-aiìa^on cura,et magnificenua mirabi-

le del predetto Heremo,con rilcritcione,chcdichiarando diceua.

Sandus KomualéiS in CamalétUnfijyluglìn loco diuinitusJìbi oflenfo,c Suini

contcmpUtioniaptiJiimo:fm grauijiimo coUggiofedes <^uigtij?ims txtruit.

Nella nicchia dalla parte finiftra fi uedeua poi il beato Filippo Benizino

ftro Cittadino poco manco,chefondatore,et primo lenza dubbio ordinato

redeli’ordinedeSerui. ilqualcbenche fufleda lette altri nobili Fiorcntici

accompagnato,non entrando tutti in una nicchia uifu egli {olo(comcilpio

degno)'coliocaco;con l’infcrittionefopra^che diceua.

filippusBgmtius cmsnoJìgrinfiitiiit,i:rrebusommbusornMÌtSeruorumfìmiiùit

Anno AiCCL-XXXV.

Con rhiftoriafimilmenre nella bafe dell’ Annunciata, che da moiri An-

gclertiera roftenuta,ercon uno fra gl altri,che un bel ualo di fiori fembraiia

di uerfare fopra un grandifsimo Popolo,ch e chiedendo gli ftaua
:
prefoper

leinnumerabiligratie,chcperfu3intercelsionetuttoU giorno fi ueggano

fare a que fedeli,che con denoto zelo iegli raccomandano,etcon raltrahifto

ria-nel gran quadro,che lotto l’andito pallaua del medefimo S. Filippo, che

coTctte predetti nobili Cittadini lafciando l’habito ciuile Fiorentino, ctpi-

gliando quello della Religion de Semi fi fnoftrauano molto occupati inh-

rcedificare il bellilsimo Moniftero,che oggi in Fiorenza di lor lì uede,«chc

allora fiori eratec la ucnerabile,ct ornatifsima,et per gl’infiniùmiracoliptf

tucto’l mondo celebratifsimaChiefadcll’Annuniiatatftatapoileropieapo

dtquell’Ordinc,ccnrinlcrittione,c!icdiceua.

Sptem nobilesciues mitri infacello nojìri urbis,tote nunc orbg Kgligionis,0

tatisfama chrif.imofe tetos Kcligìoni dedunttCrfcmina iacimiè orSitis Semn*

DfMarije Virg.
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ReftanoIiduefaccic,chcbiacciaquafi,come(Ìè detto, al diritto gamb»

della Crocefacciiano minori afiài delle duegia defcrittCjCaufato dalla ftcec-

iczadclledue ftrade,che quindi fi partono;onde per do màcofpatioallama

piificcotiadciropcrauenendoa concedere,ecper confeguenteper nó vfcir

Sella debita proporcione di alteza molto minore elIendo,fi uedeuagiuditio

fonente in ucce delle due nicchie TArcOjche iui adito daua da due loie colo

ccin mezomefiodopiailqualenalceuaunafregiaturapioportionatajin me
todicui con un quadro di pittura fi finiua rornamento di quefta faccia non
giafcnzaquegl’altri infiniti abbigliamenti,ctimprere,et pitture quali in tai

Ìaoghiparcua,chediceuclifufiero. ma eflendo tutta quefta macchina alla

gforia,et potenza della uera Religione,et alla memoria delle iucgloriofe vit

totiededicatajpigliandoledue piu nobilij& principa]i,ottenu te córro a due
particularij&potentiflimi auucrfari}, la fapienzahumana cioè, fiotto cui fi

comprendono i filofiofi,& gfiBeretieij & la mondana potenza; dalla parte

che uerfo l'Arciueficouado riguardaua fi uedeua figurato quando San Piero

& San Paulo,& glabri Appoftoli pieni di diuino spirito difipurauano con

una gran quantità di Filolofi, & dimoiti altri di fiumana fiapientia ripieni

.

de quali alcuni piu confull fi ucdcuano gettare,© ftracciare i libri,che in ma
tencuano,& altri come Dionifio Areopagita,luftinOjPanteon,& limili mc-

tihurailfi&deuotiuenirea quelliin fegnodiconclcere,&accettarclaueri-

tiEaangelica,colmottopdichiaranondiquefto,chediccua. NON EST
SAPlfcNTIA NON EST PRVDENTIA. Ma nell altre ucrfiol’Arciue

feouado a rincontro di quefto fi uedenano i tnedelìmi San Piero , & Paulo,

& gl’altti prefienre Nerone, & molti armati fiuoi Satelliti intrepidamente,

& liberamente predicare iauetitàdeli’Euangelio con il motto.NON EST
FORTITVDO NON EST POTENTIA. Intendendoli quel che in

Salamene onde il morto è preio (egue CONTRA DOMINVM. Nelle

quattro faccie poi,che lotto le due uolte di queftidua archi ueniuano di uec

forArciueficouadoin una fi uedeua il beato Giouanni Colombini honora»

toCittadin Sanelc dar principio allaccmpagniadegl Ingieluati fpogliando

fine! campo di Siena l'habitoCittadinelco,&ueftendolidauile,&pouero

dateilmedclimo habito a molti,che con gran zelo ncloricercauano có l’in-

Icrittioncjchediceua.

OrigocoUegijpauperumquiab lESV cognomeiiiiccepeYunf.cumordinis friirceps

/ìdtIOANNES CohmbmsdomoScmnfìstanno HCCCLI.
Et nell’altra a rincórro fi ucdcuano altri gétil’huomìni pur Sanefi dinazial

Veficouo d’Arezo Guido Pietramalcfico a cui dal pp.era ftato cómclfio, che ri

cercaflelauica loio,ftarmóltoin'étiamoftrargìilavolócà, 5cdcfiderio,chc
haucano di crear Tordine di Mòte V liueto; la quale fi vedeua da ql V eficouo

appcouar^cóforiàdogli a mettere in atto l’edificationedi qlsàtill. Scgràdis

Étno Momftcro,cha poi a MÓt’viiueto nel cótado di Siena tabbricarono , di

coi mofteauano haucr portato quiui un modello co rinfctitione,che diccua

ìifiituiturfiCir Orda Moruicorimpqui ib Oliueto Monte fiominjtHJ* Audoribus no»

kdihus Ciuibui Scnenfibus Anno M C C CX IX

.

ladalla parte di ucrloS. Lorenzo fi uedeua l’edificatione del fiamofilT Ora
torio della Vcrniaa Ipelc in buona parte de rcligioli Còti Guidi Si'^nori al-

VVauu
°
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tìicendo.

A^crrimm igri nofirimontmUms Ynxifcui tkgitUn ?ao fiisunn ari», i^i
a mjìnCikUTim vxccn mr.tcm9krtar: ispt mtisfUgurm incorpori ipi
US cxPrefiSjdiuimisiS cof^fccrAtur.

Si cornea; du-impei:o ai fi uedeua la celcbratione fatta in Fiorenza del

Concilio (otto Eugenio quartO;quando h Chit-fa greca fiata uati anni di-

fcordantecon la Latina fi rium,&reintegroili fi può dirclauera fede nella

priftinachiarezza, &finccrità:ilchefaceuaficnilmente niandcfiola fuam-

fctictione dicendo.

NumimDciopmimxx-^JÌtipì^i^icmiimnoJh-orum'R.dìimHlluiio, iligitv

urbs nop.rii,iii qui QrccU implij?imim mcmhrum i ChrijìUnipUuti i^fiundm

relii^uo EcclcfUcorpori co/iiKHgcretjtr

.

Di Santa zSMaria del Fiorc^..

L L A Chiefapoi Cattedrale,& al principaliiTimoDuotu*

quantunque per fe orna':ilTìmo,& ftupendo fia: patuenò

dimeno douédo (come fece) tiucon teata da tutto! Clero

la nouella Signora lermaruilijdi abbellirla quanto piup

po/amen te>&:- te) igiofamen ce ri-.poteua»'8c di lumi,5: àft

iloni, & dì.scudi,& d’unainniimeràbile, & molto^e
kompartitaquantitàdi Drappeiionitfacendo maìiìm*

mentealla pnncipal Porta di conponimenco Ionico unmer3uigliolo,&gia

tiofiflirao ornamento, in cui oltreàl réfto che fu in uerootiimamcntcinte-

fo, molto ricche,^mohofingc)larimafiìmamen teapparuero dieci hiftotiet

te de gefti della gloriofa Madre del noftro Signor lefiiChnlto di bilTonlie

uo fatte; le quali percioche di mirabile arcifizio furono da chi le uide giudi-

cate;fi fperajcbe un giorno a concorrenza di quelle ftupendc,& meraui-

gliofedel Tempio di San Giouannijroacomein. piu fiorito kcolo piu belle,

& piu uaghe fieno di bronzo per uederfi: maali’hora benchedi terra tutte

d’oro fi uedeuano coperte,&congratiolo fparcimento nella porca dileguo

che d’oro anch’ella fembraua erano commefle. sopra cuiohreaunagraD-

diifima Arme de Mcdicicon lechiaui Papali,& col Regno tenuta dall'Opc

fatione,&dai!aGratia ui fi uedeuano in unamolto bella teladipinti tutiii

Santi tutelari della Girtà:chc-uei/b una Mad5na,& il figliuolo, cliciniiric

ciò tencuariiió1ti,pareiia,che]cpregafieio,pcrlafalutey&felicitail’e!h:fi

co.me difcpracon bellilIÌ0jainuentione,fc per principale imprefafiuedeiu

una Nauiceiiajche col fauore d’un pró/psro usn to pareua che auele pitue

s’incamminafie uer/bun tranquillilìlmo potto;fignificantele ChtiibiMJi

rioni eficr bifi)gnok,& della diuinagratia,&: a quelle non coraeotioli cdei

neceflarioancora dalla noftra parte aggiugnetela buona difpoCtionCjfiJ

•oreraticne :ilche eraanchc chiararaente.moftro dal motto che diceaa.

lofio dalla

kl noftroSig.Icia

quefto dichiaiaoa

Ihoradiqlpaefej&popadel glotiofoS. Frane, il quale r

radine del luogo ui fi r;dufie,& vi fu vifitato,& fegnatoc
Chrifto crocififio delle ftimate,c6 l’infcri tiopciche rutto
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fYM TE AYO.Ma molto piu dal breuiffimo Epitaffio che folto (egli ucidetta

dicendo.

€oKJIS.MA hoc DBVJ, QVOD OPERATVS £S in NOBI8.

‘Del Cauallo.

I

V la piaza poi di San PuIÌnar!»non riguardando al Tribu-

nale luiiucino^maaccioche tanto spano dal Duomo all’al

tro Arco uoio nófulTejquatunqvbellillì.iaftrada ila, fife

ce con merauiglioroariifiuoi&con arguta inuentione fi-

gurare un gràdiIìiniOi& molto eccellente,&molio feroce

Se ben condotto Cauallo di pui di noue braccia di alteza

che tutto fu legambe di dietro fileuauaxlbpracuifi uede

uaungiouancHeroe tutto armaio,& tutto alla fembianzadi ualor pieno:

in aito d'hauere con TAftcfil cui tronco a piedi feg.Ii uedcua)ferito a morte

un grandiflìmo Moftco,che lòtto il cauallo tutto languido diftefo gPera :&
già (ur una lucida spada la mano melT’a quafi per uoler di nuouo ferirlo lem

braua di mirare a che termine per il primo colpo il Moftro^ ridotto folle.

Eraqueftofiguraioperc^uellauera Erculea uirtu,che difcacciando come
bendilIeDàttp ognÌviUa,& rimettendo neirinfernoladilfipatricedc Re-
gni,& delle Rep.la madre delle difcordic,delle ingiurie, delle rapine,& del

le ingiuftirie.<5c finalmente quella chccomuncmenteil Vitio,o la Fraudefi

cbiam?/otto forma d’honefta,& giouane Donna.ma con una gran coda di

Icorpione ridotte jlcmbraua d’hauere uccidendola mcllo laCiitàin quella

tranqui!luàj& quietein cui merce degrottimi luoi Signori ripofare, & feli«

cernente oggi fiorire fi uede: fiche non meno era maeftreuoimente dichiara

todaH'tmprefa, accomodatamente nella gran Bafe poftaiin cui fi uedeuadé

tro,& in mezo ad un Tempio aperto,& (ofpefo da molte colonne fopra un
tcligiolo altare l’F-gitiano Ìbi,checol becco,& con l’unghie mofttaua di la-

cerare alcune ferpi,chc intorno alle gambe auuoltc fegrcrano, & col motto

che accomodatamente diceua. PREMIA DIGNA.

Del Borgo de Greci.

I come ancora al canto del Borgo de Greci,perche gl’occhi in

quella fuolta,che fi fece,aDàandouerlo la Dogana haueflcro

oucpafcerficondiletcoruoifcd’architettura Dorica formare

un piccolo,& chiufo A tchetto dedicandolo alla publica allc-

grczarfiche fi dimoftraua per la ftacua d’una femmina inghir-

landata,& tutta gioioia,5c ridente- che nel principal luogo era con il motto
pcrdichiarationcdicentc HILARITAS Pp. FLORENF. fottoacuiin

ciezo amortegrottcrchc,& amoltegratiofchiftorieitedi Bacco fi uedeua-

Y V u u u z
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no due uezofiffimi Sammi.che con dua Otri.che in spalla tcncoano no/a
uanoCcoroe n eli altra fi fece)m una beUiffi. fontana nino bianco, S: iictci.
gito: etcome a qlla .1 Pefee. aquali a. Cigni,che (ottoi dueputti ftinanoù
cenano achi troppo beeoalabeffe co zampilli dell' acqua chefcotdcUafo
tal uolta con impeto fchizauano con un gratiofo motto chediccua ABITE
LYMPH.E VINI i'EKNIClES. Ma ddopra.ed'intorno alia maggiore
ftatua il uedeabno molt-aIiri.& Satin, 6f Baccanti, checcn mille piaccaoli

modi fcmbrando,& dibece,& di ballare,* di cantare,* di miti quei giuo-

chi tareche grE.bbrifogliono quali di dir moftrauanoilfoptaiciittoglHiwi

to. Vlìmc!ftliibittim,mincpiitltimtulfi!tici Tcllas

’Delt^rco della Dotrava.

A R E V A fra tante prcrogatiue,& ecceiiencic,&:gratiecoa

cui l’alma Fiorenza adornandofi,&io uar:}[uoghi(come

s’è moftro) a riceuere5& accompagnare lafua serenillìiua

Pnncipefladiftribuitehauendoleipareuariico,cae!afola

iourana,& principal V ertn b Prudenza ciuile»regiiia,&

maeftra di ben ieggere,5r gouernarele popolatioDÌ,&gli

ftatififuiTe fenza mention farne fìnoaqui trapaflaca.’ia

quale quantunque con molta iaude,& gloria dilei fi poiefle in molti faoifi

gliuoii detrapaflati tempi iargamentedimofttare: hauendone nondimeno

ne preferì ti il piu frefco,piuuerace,&renzadubbioiI piu splendido ellem-

piQdegl’ecceHenrifiimi fuoi Signori, chemaifinoaquiinlei uedutolìliij

paruecheilor magnanimi gefti adoucreottimamenteefprimerla,&dimo

Ararla attillimi fufieroalche con quanta ragione,& quoto fenza alcun lifcio

d’adulationeima ben con grato animo degì ottimi Cittadini fatto lorfuflc,

ciafcunochedalla cieca In aidia occupato non fia: dalcui uelenofo motfij

chiunque mai reflefu in tutti tempi moleftaco può ageuoìraente giudicarlo

mirando non pure al diritto, & fante» gcHierno del bene auucnturofo flato

loro,&: alla difficile confcruationedi elio i ma ai memorabile, & ampio, &
gloriofo Tuo accrefcimentoinon meno certo per l’infinita forteza, Óccoftaa

za,ctpatienria,etuigilanzadel fuo prudenciffimo Duca, che per benigniti

di prolpera fortuna fueceilo.ilche otiimamcnte tutto il conccttodi tuta

1brnaraen to abbracciando ueniua efprefio neH’Epuaflio con bclliifima gra

lia in accomodato luogo meilo dicendo

.

Vrhumsco^itutìs : fìmb. Imperij propdgatis : Re militari

parta-.mìtatìs^lìnperijcj} dignitate aifàa:mmor Untorum benefìciorm Paru

priidaitia Ducis cpt.dedicauit.

AircDtraretuiunquedc!iapubIica,etducaI Piaza>etdairuna partccolp»

blicoj&ducal Palazo congiunto, et dall’ altra con quelle cafe in cuiilSalca

popoli difìribuirfifuolejbene,ctdiceuoimcnte fuaqucfiacotal Verro,

o

frode
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pfcdcnzaciaile uno (buri tutti grakri merauigliofo,&grand’Arco dedica

joio tutte le parti lue benché piu alto, et piu magnifico al prima difcriCto

(iella Religione che al canto alia paglia fu mcdo conforme , Se fo riiigiiantcJ

incnifopraquattrograadijlìmecolonue corintiein mfzoalle quali adito

alia trapalìante pompa iidaua,& foprail folitoarchitrauc.et cornice, et fre

^tura di nlaltiCcomein queU’altro fi dific^in tre quadri dia ifaifi uedeua io

pt3 un fecondo cornicione.che tutta l’opera chiadcua con heroica,et g-suif

jimamaeifijinfembianza di Reginaarcderpoitacon nnofeeetro nella de-

lira mano,potando lafiniftrafuruna gran pada una grandiilìma donna di

reai corona adorna,che ben diedcreqiicfta cotale ciuile uirtu dimoflrauai

rimanendo da ballo fra l’una colonna, 5c i’altra tanto di fpacjo,che una sfon

dau,& capace nicchia agiatamente riceueua: in ciafouna delle quali accorta

mentedimoffraododi quali altre uirtu qutfta cotale Vertu ciniiecorapofta

fia,&alle militari mericcuolmente il primo luogo dando:Con bellillìino , et

hcroico componimento fi uedeua nella nicchu da man dcftra !a fiatuadclla

Fortezaprincipiojdi tutte'rarcioni magnanime,& generofcifi come dalla fi-

niftrain hmilguifapofta fi uedeua la COSTANZA ottima dilorocon-

dutcrice>et efleguitneetma perche fra il frontcfpitio delle due nicchie , cela

torniceche rigirauaalquantodifpatiorimaneuaiaccioche il tutto adorno

fulle viforono finti di color di biozo dua rondi,in nn de quali con una bella

armata di Galee,et di'Naui fi dimoftraua la diligcza,& accuraceza di quefto

accortillìmo Duca circa le cofe marittimeiet nell’altro fi come nell’ antiche

medagliefpeilofi trouajl’iftefib Duca caua!cando,et circuendo fi uedeua ui

fitarcjCt prouiiedereabifogni de fortunati fiati fuoi- Sopra il cornicione

fouranopoi'ouefidiiìe.chelamaefteuole fiatila della cimi frudenzaafeder

porta era.feguitàdo di dimoftrare di quali partijcópofia falle, et a dirittura a

plico della defcrittaForceza, fi uedeua daalcunimagnif.vafidaìcifeparacakì

Vigilanza tanto nfccllària in tutte rhumaneactionitfi comcfoprala Cofta-

zafi uedeua in fimil guifa la Patientia; &:non parlo di qìla Patientiaacui

gl’animi riniefiì tollerando Tingiurie hanno attribuito nome di uittutmadi

qtla,che tato honor diede all’antico Fabio MalIimo,checc'n maturità,&prii

denza afpettado i tépi oportuni d'ogni temerario furor priua fa le fue cofe co

ragione,& cò uacapgio.Ne tre quadri poi in cui come fi dille la fregiatura di

uila era,6ci quali erano da modiglioni,& da pilaftri,chea! diruto dellecoló

ne Dafcédo>& fino al cornicione c6 fomma uagheza diftendendofi leparaii ;

in vno,& in qucldel mezocioè che lopra i! portone dell’ Arco,5c lotto la Re
ginaPrudenza ueniua fi uedeua dipinto il generoio Duca con prudente,&
amorcuolcòfigliorenutiareal mcriceuol Principe tutto i! gouerno degl’ara

plifilmi fiati fuoi:ilche fi cfprimeua p uno fcetcro fopra una Cicogna, che di

porgergli faccu3fcinbianza,& dall’ubidiente Principe con gran reuerenói

pigìiarlLcolmoitochcdiceua REGET PATRIIS VIRTVilBVS.
Si come in quello da man deftra fi uedeua il medefimofbrtiifirao Duca eoa

animofa rifolu tioneinuiare le genti fue, & da loto occuparli il primo forte

diSicnacagion forienon piccola della uitcoria di quella guerra. Hauendo
in fimil guifa in quello da man finitlra dipinto la lictiifima eoirata lua dopo
Aa uiitoiia coDfcguùajn quella nohaliflìma Citià

.

Madiecro
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Ma dietro alla grande ftatua della Regina PrudenzaC& in quello foloaear

ua quella parte dinanzi,all’Arco della Religion dilTimile,fi uedcuarileuiró

in alto un quadraio,& uagamente accartocciato imbafamenco, qcamunq;

dabaflo non lenza infinita gratia fuilc alquanto piu largo, che odia d

ma non eratfoprailqiialel’antica ulanzarinouando fi uedeua una bdltffi*

ma,^c trionfai Quadriga,da quattro merauigliofi corfieri auetun degli io

«chi per auucnciira in bcllezij&grandeza inferiori tiratajin cui dadac ue-

zofiAogeletti fi uedeua tener in aria lofpefa la principai Corona di quella

Arco di cinica Querce compofta;& a (embianza di quella del primo Auga-

fto a due code di C apricorno annodata;col medcfirao motto, chedaloicoa

cfiagiafuulatodiccnte OB CIVES SERVATOS. cllendonegli sparj

che Irai quadri,& le ftatii e,& le colonne,& le nicchie rimaneuano ogni co

fa con riccheza,& gratia,& con magnificcntiainfinira di Vittorie,& Ancoi

te,&di Teftuggini con Tali, Sedi Diamati,Scdi Capricorni.&dialtrefifiitt

imprcledt quelli magnanimi Signori ripiene . Hora alla partedi dietro. 3:

cbciierrola Piaza riguardaua rcapallandodaqualea! tutto fimile alla dinio

li deferitta direno ellef Hata-,eccecuaco perocché! ucce della ftatua della Re

gina prudenza ui fi uedeua in un grande ouaroccrrifpondenteal gran pie-

di Hallo che reggeua la detta gran Quadriga , la qualecon ingegnofoafufis

zio in un momento crapallàta la pompa uerfo la piaza fi riuolfejUi fi uedeua

dicoperpcincipaleimprefadeli’Arcoun ccleft'e Capricorno con lefuafttl»

Ie,che nelle zampe lèmbraua di tenere un regale fcctito con un occhio ino

matquale fidiceche gladi portare ufaua l’antico , & giuftiflimoOfiri ku

ranticomottointornodiccnte NVLLVM NVMEN ABEST quaCfoj

giugnefie(cameilptirao Autordifie) SI SIT PRVDENTIA. Maalli

parte da bado incominciandomi diremo ancora(perche quefta per efptb!

releationidella pace non meno al genere humanoneceilariefotre,fu fatta)

che nella nicchiadaman delira fimileaquellc dell’altra defcritta facciafiue-

deua polla una ftatua di femminajprefa p il Premio,© Remuncracione chii

mata GRATIA ,chei fatti Principi conferir fogliono per le buon’ opere 1

grhuominiuirtuofij&buonitficome nella finiftrainfcmbtanza minaccici

con unaspadainmano fi ucdeualottolafiguradi Nemcfila PENA peti

uirioh,6crei:con che ueniuan comprefe le due principali colonne della Giu

ftitiajlenzaambo le quali come màcheucle,& zoppo nefluno flato maiheb

be ftabilitàjòfermeza. Ne due ouati poi corrilpondendo femprcaquelli

dell’altra faccia, Se come quelli di bronzo pur fintiinell’uno fi uedeua letot

tificationidimoiti luoghi dal prudentiflìmo Ducacó molta accorteza fàtter

& nell’altro la cura,& diligcntia fua mirabile in proccurarelacomunepatt

d’Italia (fi come in moire delle lue attieni s’è uifto)ma mafiìmanientc alito

rajtht per lua opera s’eftmieil terribile, & tanto pericolofo incendio, eoo

pero con molta prudenza da chidoueuapiupioccurateil ben puWicodd

p; poi Chrifiiano eccita toniche era efprello con diuerfi Feciali,& Atf,&tó

altri fimiliiiiltrumenridi pace,S£ con lepaiolcfohtcnelleMcdagliercpnd

fidiccnti PAX AVGVSTA. MaloptaqueftijSciopraleduedelctiueRi

tue deiienicchiclimi.'i alle dette dall’.tl tra pane, fi uedeua daiU bandi

ia fÀC.IiirA,dcdaialiniItrala T£MP£RANZA>ÒBODicà,ch;Ìauc|!tt
‘ no
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csochiamarerGgnificand o per quella prima una exteriore corrcEa, & aSabi

liàioel Dolere afcoltarc,&inrendere,& riTponderebenignamenteadarcu-

noj'lchericncmerauigiìofamenceipopoli roddisfàcti;& perl’alcra quella re

perata,&: benigna natura,che nella conuerfatione con gl’intrinlichi,& do*

mefticfai rende il Principe amabiie,eamorcuole,& conifuddiiifacile^&gra

ttoTo. Nelfregiopoicorrirpondenteaqueilodeliapartedinanzi:& come
qoelloin tre quadri diuilo lì uedeua Umilmente in quel del mezo, &come
ojlàimportanailìmalaconcluiionedelfcliciffimo matrimonio cócrattocó

QOtaloddisfatione,&abenefiiiodcfortunati popoli Tuoi,& per ripofo,&
qnictcdiciafcunofraquefto lÌ!uftriI’nmoPrincipe,&queftaserenilÌìraaRc

{;iDaGiouannad’Auftriacon ii mottodicenre FAVSTO CVM SIDERE
Si come nell’altro da man delira fi uedeua ramorenolilfiroo Duca prefoper

nanoconreccellécifi.DuchelTa Leonora Tua conlbrre,donna di uirilc,icam

mirabile uirru,& prudenza, con cui mentre ella uifie fu di tale amor con-

gionto,cbeben potette chiamarfi cliiarillìmo specchio di maritai fede. Ma
nella finiUra fi uedeua il medefimogratipfo Duca Ilare come ha Tempre vTa

to con cortefia mitabiiead afcoltar molti,che di uoler parlargli faceuan fem

bianteiSc quella era tuttala parte che uerfo la piaza riguardaua'. Ma lotto lo

fpatiolo Arcoj& dentro al capace andito,per onde la pompa crapaflaaafive

dcuadipintoinunadellcparetuchelauoltafoftcneuanoil gloriofoDucain

raczoamolti ucnerabilivccchi,coq«aliconfigliandofijpareua,cheamolti

ftefle porgendo uarieleggi,&: ftatuti in-diuerfe carte fcritte; lignificandole

tantcleggi prudentiffimamente emendate,© di nuouo fondate da lui, con il

motiodi LEGIBVS EMENDES. Sicomeneirahradimoftrando.l’utilis

limopenfieto d’ordinare, &accrefcere la sua ualorofa railitia fi uedeua il

medeiirao ualorofo Duca(qual ueggiamo in molte antiche medagl!e){lare

lut’un militare Suggello a patlatnen tarea una gran moltitudine di soldati,

chcd’intornogliftauanojconilmottodifoprachediceua ARMIS TV-
TERIS. Si come nella gran uoltachein Tei quadri feompartita era fi uede-

ua in ciafeuno diedi in Ucce di querblòni,che comuneméte metterli foglio

nounaImprcf?,o per piu propriamente lauciìare un rouefeiodi medaglia

atcomodatoalieduedefcrittc hillorfedclleparetj:-&er3Ìn un di quelli di-

pinto diucefe felle cuculi con diuecfi felci confolari:3<: neil’aitrouna Donna
con le Bilancie prefeper l’Equiià, lignificar con ambi uolendo}legiulle leg-

gi douer Tempre alla leucrità della liipreraa-poteftà congiu7nere l’Equiià

deldifcreto Giudicei&gl’a! tri due alla militia riguardando :&Ia uirtu de

fo!d3ti,& la debita lor fededimolìrandoj per l’unadi queftecolefi uedena

dipinto una femmina armata all’antica:& per Tal tra molti foldati.che diflé-

dendo i’unamano lopra un Altare fembrauano di porger i’-iìtra al ’or Capi

tano. Negl’altriduepoijche rimaneuano.ilgiullo, & deli derato frutto di

tutrequcllc fatiche cioè la Vittoria deferiuendo j fi uedeua uenir pienamen

tcefprelTo figurandone fecondo il (olito duefemmine franti l’unaj-Scneirvn

dequadri Ibpraunagran Quadriga,& neiraltroraltralòpraungran roftro

di nauctle quali ambe in unadcllemanilì ucdeuano tenere un ramo diglo-

nofaIfelaia,&neira!traun3 uerdeggiante corona di trionfaie Allorotsegui

•landò Qc! rigirante fregio,cbcintornoalla uoIta,& ilamanzi, et ' d du tro

o o abbrac--



TERZAPARTE
abbracciaua la terza parte del cominciato motto dicendo

.

MORIBVS ORNES.

DeUaTiaXa,^^ del Jdltìtmno.

Auendo poi tutti i piu nobili Magiftrati della Città,di par

te in parte tutto il circuito delia gran piaza deUribuendo

li ciafcuno con le fue ufate inregne,& có ricchiflìrnc Tap

pezerie da mo! togratiofi Pilaftri egualmentefcomparti-

rerefola magnificamente uiftofa tutta, & adornaiincoi

con gran cura, Sr diligenza in quei giorni s’afirettò qaan

tu'nqueper ftab!le,&: perpetuo ornamento ordinato hifs

fe,che al Tuo luogo ne! principio dell'A ringhiera fi metrefiequellopergra-

deza^dc per bcllcza,& per ciafeuna fua parte merauigliofo , & ftupendo Gi-

gante di bianco,& finiffimo marmo, che ni fi nede ancor ogguconofeioto

dal Tridentejcbe ha in mano,& dalla corona di Pino, Sedai Tritoni chetò

le Buccine a piedi fonandogli fbaimo edere Netrvinno Io Dio del Mare.

Qiieftofur’ungratioro Carrodidiuerfemarinecorej&dedua alccndcoti

Capricorno del Duca.Sc Ariete del Principe adorno,-Seda quattro tnavini

Caualii tirato parecon vna certa benigna protetione che prometter nelleco

fe marittime ne uoglia quiete felicità,Scuitroria. A piedi cui per piu ftabil-

ménteiSc piu riccamente fermarla con non men beila maniera fi fece peri!

IhoraunaU3ghiiIìma,&grandidìma ottangular Fontana leggiadramentt

loftenuta da alcuni Satiri,che con ceftelle di diuerfi frutti {aluatichi,& di rie

ci di caft3gneinraano,& da alcune hiftorietee di bado rilieao,& da alcuni

felloni diuifi,dimarinenicchie,& di gamberi,Se altre fi fatte cofcconlpcrfi,

pareua,chelieti molto,etba!danzofiperla nouelia Signora fi dimoftraflcro

lìtome non meno, et con non minor gratia fi uedenano giacendo ftarlìfule

fponde delle quattro principali fkcciedella fon tana con certe gran conchi-

glie in raanoanch’eflé , et con certi putti in braccio dua femmine nude, et

dua belìifiìmi giouani: i quali con una certa gratiofa attitudine quali chein

fuUitodel Marefuilcro pareua.checon alcuni Delfini che fimilméte di baf-

fo rilieuo ui eranojgiocando uczofameQte,ecfcherzandofirieflcro

.

Delìa^ortadel Palalo

A haucndo(comeneI principio della defcritiones’èdeftojfit

to da Fiorenza accompagnata da i fcguaci di Marte,delleMofe,

di Cererc>dell3 Induftna,etdeiIaTofcana Poefia>etdclDife*

gno la sereniflima Principeirariceuere,eE dalla TofeanapoiU

tnonfa'c Auftria^etdairArnola Draua,etdal Tirrenol’Ocei

rojcrdaHimcnj opromctterglifelici^ccauncncurofc nozcictifuoi glotiofi

* Aagu&i
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fare co chiariflìmi Medici i! pareti teuole abboccaraento:3c tutti poi

per i’Ateo deila fagrofanta Religione trapadando alla cattcdral Chiefa feio

jiierc gl’adempiuiiuoti,5f quindi ueggédo l’heroica V erta hauere il V itio

eibniot^ con quanta publica allegreza l’entratafua celebrata fu{le:dalla

Vertù ciuiie,&: da magiftrati della Città nuouaraentc raccoliaiproraettcn*

dogli Nettunno il mat traquillo paruegtuditiofamente di collocarla all’ viti

n*o nel porto della quietifsima Sicurczadaquale foptala porta del ducal Pa

lazo in luogo oltre a modo accomodato fi uedeua figurata Cotto la formadV
BagraDdilsima,& bellirsima,& molto gioiofafemminajd’Al[oro,& d’OH-
ua incoronata,che raoftraua tutta adagiata federfi Copra una iermiCsima Ba-

fcaduna gran colonna appoggiata^per leidimoftrancìo ilfinedefiderato di

tatterhunianecoCedebitamentcaFiorenza,& per conCeguenza alla felicif*

firaa spola acquiftato dalle Ccien-tie,& vertu,& arti di cui difopra s’è Cauella-

tojma mafliroameniedaprudcntilsimij&fottunaiifs.fuoiSignoriichediac

corla,& adagiarlaiuipreparato haueuanojcome in luogo ficurifsirao di go-

dereperpetuamente con gloria,&Cplendoregrhumani,& diuir.ibeni nelle

trapairatecolediraoftracigli: ilche molto attamente fi dichiaraua, Sedai#

lìEpiuffiojchecon bclliCsimagratia Copra la porta ucniua dicendo.

Inp'cdtre optimis AuJ^iàjsforturuitca iics ì«4S A«g«*/k Virgo: ès* pr£j}intij^mi-

J}>on(ìamore, Ciànj^.Ducìsfapiaitùyamrbonìsomnihs-dèUcijsciifummdanimife

(mute diufelix CT Ì£U perftyere:^ diuin£ tux Virtutis,fuAuitatis,fecuniiU»

US frudihM publium hilaritatm conjìrma.

Et da una principalilsima imprcCa,che nella piu alta parte (opra la deCctit

taftacua della Sicureza in un grande ouato dipinta fi uedeua. Se quella era

Umilitare Aquila delle Romane Legioni,che in Cui’una Afte laureata.Cem-

braua dalla mano deirAlfiere.elTere fiata in terra fitta,& fiabilitaiconil mot.

to di tanto felice augurio da Liuio onde l’imprcfa è al tuttocauara dicenre

HIC MANEBIMVS OPTVME. L’ornamentopoidel!aporta,cbecol-

muro appiccato ueniua,in tal guiCa accomodato ,& CibeneintcCo era j che

fcruircortimamentepotrebbe qualunque uolca adornando la Ccraplice,ma
magnifica rozezza de uccchi lecoli,fi uolfc per piu ftabile,et perpetuo , con#

ocncuolealla noftrapiu cuba ctàdi marmi òdi altre piu fini pietre fabbrica

rc.Et però dalla parte piu bada incominciàdo,dico,chcfopra duegrà-piedi-

ftallijchc Cui piano delia terra fi poCauanojSc che la uerace porta del Palazo

in mezo mettano, fi ucdcuano due grandilsimi prigionj,maftio preio per il

FVRORE,etfemminaconicrinidiuipcre,etdi ccrafteperla DISCOR-
DI A di lui compagna: i quali quali domaii,et incatenati , et uinii Cembra*

nano per l’Ionico Capitello,et per l’Archi traue,et fregio, et cornice , che lo-

pra premendo gli ftauano,chcinun certo modo perii gran peCo nCpiraie

non poteflcro: troppo gratiolamente moftrando neuolti,cheper lalor brut

teza belliCsimi erano rìra,Ia Rabbia, il Veleno, la Violentia,ct la Fraude lotE,et naturali affetti, ma Coprala deferitta cornice fi uedeua formare vn
pino in cuiunamoItoriccha,ctmoltogFand’Armc del Ducancinta

dal Colilo ToConc con il Ducal mazocchio daducbellirsimi piitti ietto coU«
XXxxx.
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cata eraj& perche qucfto fole ornamento , che a punto gli ftipid della uwt
porta copnuajpoueroa tanto palazonon riroaneilejconueneuolecofa par-

ile di farlo mettere i mezo da quattro meze colóne polle duedali’una.&dee

dall’altra pacte,cheallamedelirnaalteza iienendo, &conlamedclima coc-

nice,&archittauemouendoriforma{reroun quarto tondo, ilquaie 1 altro

fron elpitio acuto,-ma retto abbracciaiIc,con i fiioi rifalli, & con tutte l’aut

iiertenzea debiti luoghi melletroprailquaìe formandoli un beiliffimo bala-

ni ento, fi uedtud ladefcritra ft-icua della Sicureza comefiedettocon bcllif-

fima gratia pollajma alle quattro meze colonne da ballo ritornando dico

,

che per maggiore raagnifìcentia; & beileza, & proportiocedaciafcundci

lati,fracolcnna,5:co!onna,era tanto di fpacio flato lafciaio.cbeageuolinen

te in ueee di nicchia un bello,& capace quadro dipinto ui fi uedeua.in vn de

quàli,&in queilojchepiu-uerfoladiuina ftatua del.gentiliiììmo Oaoid j»

fio era, fi feorgeuano fiotto la forma di tre femmine, che tutte liete incontro

airafipcirataSigr’oradi farli fierobt auanola Natura con le fine torri (cornee

collume}jn capo,& con le tante lue poppejfignificaitici della felice moltita

dine degl’habiratori;&'Ia Concordia col Caduceo in raanoj'ficomeperlatcr

za fi uedeua figurata Mineiua inuentrice, & maellrade}l’artiliberali,&de

virtuofi.&ciuilicoftumi . Maneli’aliroche uerloia fieril]ìma.ftataadd*

l’Hercoleriguafdaua fi ucdcua AroalteacolfiolicoCotnodidouitia inbtac

ciò fiori to,& pieno,&con lo ftaio colmo, & ornato di spighe a piedù-ligiii-

ficanre rabbondanza,& fertili tà della terra,&fi uedeua la Pace di fecódo.ic

fiorito OIÌUO 5& con un ramo del medefimoin mano incoronata,^ ultima

mente fi uedeua in grauilsimo,& ueneràbilffiembiantela Maellàò Riputi

tione;ingegnolamentecon tuttequellecofiedimollrando quanto nelle be-

ne ordinate città,abbódamid’huomini,copiofiedi riccheze, ornate di uirm

piene di ficienze,&i!luftri,permaella,& rip.uta(ione fc)icementc,&con pa-

ce,& quietejet contenteza fi-uiua . A dirittura.cìelìequattrodélGriiceracze

colonncpoilopra il cornicione,& fregio di ciaficuna ti uedeua con non mi

bella maniera fermo un zoccholo con un proportionaro piedillallo,{opia

cui polauano alcune llaruetet perche 1 duoi del mezo abbracciauano ancora

la-largheza de duedelcritti terminijfiopra cialcuno di quelli fiironoduclla-

tuetnfieme abbracciate pofle,la Verta cioè da una parte, chelaFortuna di*

tenere amoreuoimcnte Uretra fiembrauajcon il motto nella Baie dicenie

VIRTVTEM FORTVNA SEQVETVR quali che moftraruolelIc,che

che Cene dichino molti cheouefiauiriu,non mai-mancar fortunali uede, et

nellaltraiaFaticajO Diligézachecon la Vittoria mollrauadiuoierein finii

guifiaanch’ellaabbracciacfirconilmocto apiedidicente AMAT ViCTO

RIA CVRAM. maloprajemezecolonne,chenegrellrcmierano,etlo-

pra lequali i piediftalli piu llrerci ueniuano
,
d’una loia ftatua per cisficuw

adornandogli, in unofi uedeua'l’Eternicd quale dagi’ancichLCfìgutitJif*

Je ielle diJancrinmano,er con il motto NEC flNES .NEC TeMPO*

R A. et ncll’alcrola Fama nel modo lolito figurata anch’ella con il
motto

cente TERMINAT ASTRlS. eftendofral’una, ctl’alcra diq«el«^^

ornatOjCtbelhilimo componi mento,et che a punto in mezo la già

mcdcl Ducamettcuano pollo dalla delira quella dcli’ccceilenulh®®
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«pt,&Principe(!a-,&dair2ltraquellachefindagrantichi tempi la Citiàha
^Tiare hauuto in co(lame ^

Del Cortile del PalaXo.

PENSAVA quando da principio di fcriuere mi deliberai

che molto minoreopera hiile per doucr condurmi la tra

paflatadcfcriiioneafìne.Ma l’abbondanza deli’inuenrio

ni,la magnificenza delle cofefatrcj&ildcfidcriodifoddif

farcacuriofi arteftciacuicagione comcs’è detto quelle

cofemaifimamentclcrittcfonojm’hat3no(nefo come) ia

un certo modo contro a mia uoglia codotto a quello che

ad alcuni potrebbe per anuemuraparere fouerchia lungheza: neceflavia no
dimeno a chi chiaraméte dillinguere te cofe fi propone.Ma poi che fuori del

la prima fatica mi ritruouoi.quantunque quello rellantc della dclcritionc

degli spettacoli,che fi fecero,con piu breuità, &c con non minor diletto per

auueniurade i lettori trattare fperhclTendo in eflìapparfanon meno, che U
li bcralitàde mago animi Sig.&nó mene cheladcllreza,&uiuacitàdegringc

gnofi inuétoriecc.& rara l’indù Uria,& nertu de mcdefimi artcfici,di(conne

ncuol cofa no douerrà parere>ne al tutto di cófidcratìone indegna, le innazi

che piu oltre fi trapalìì ragioneremo alquatodeÌfalpetto,métre che lenoze

fi pparausno,& poi che le fi feceradellaCittà.-pciocbellei có ifinito tratteni

méto de riguardati fi uedeano molte llrade détro,6c fuori tallettarlì,il ducal

PatazoCecfue fi dirà}có (ingoiar pftezaabbetlirfijta fabbrica delIungoCorti

dore,chedaq(lo aql de Pitti códuce uolare:laColóna,la Fonte , Se tutti i de

fcritti archi in un certo modp nafcere,&: tutte l’ahre fede; ma mafllmamen-
te la Commedia che prima in campo ufeir doueua,& leduegrandilTìme wa-

fcherate che di piu opera haueuan medierò in ordine metterli,& finalmen-

te tutte l’altre cofe fecondo i tempi,che a rapprefen tar fi haueuono qual piu

tafda,& qual piu preda prcpararfnellendorele ambo i Signori Duca, & PrI

cipe a ferabianza degl’anticbi Edili fra loro diftribuite, Se prefone ciafeuno

con magnanima emulaiione ia lua parte a condurre . Ma ne minor lòilecicu

dine, ne minore emulationefi Icorgeuafra gentil’huomini, Se frale gentil

donne della Città,&torcdicre:di cui un nunaero infinito di tutta Tlcalia c5

corfouiera:gareggiando,& nella pompa de uedimenii, non meno in loro

che nelle liurec deior fcrui tori>& damc,&: nelle fede prillate , Se publiche

,

&neUQCiiljmiconuui,che borainquedoluogo,&horain quello a uicen-

da continuamente fi (eccrortalchein un medefimoindantefipoteuauedc-
rel’O tiOjla Feda, il Diletto,»! DifpédiOj^c U Pópa:& il Negotio, l’Indudria,

ia wtiéria,la Faiica,&il gratiolo guadagno di che tutti i predetti artefici fi rie

pierono farlmolcolargamétegrefFctti l'uoi.Maal Cortiledel ducal palazoin

CUI per la defccittaportas’entraua uenendo per non lalciar queda fenza al-

cuna cofa narrarne dircno,che ancorché ofeuro, &diladro(o .. Se in tutte le

parti qu&fi inhabiie a liccuer nclluna forte d’ornamenco fembralTe eco nuo
XXxxx i
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aameraaigUa,&con incredibiluclodcànondimenofi uìdecodottoafr-

la belleza,& uagheza in cui oggi può dacialcunoriguatdarlircflendoliolue

alla leggiadra Fontana di durillimo Porfido, che in mezo rifiede, & olncal

vczofo putto, che con l’abbracciato Deifinol’acqua dentro ui gertaioua

momento accannellate, & fecondo lordine corintio con bellillima inanic-

iaridottelenouecolonne.cheinniezoale lalciano il predetto quadrato

Cortile: & che le rigiranti loggie fabricate prima fecondo l’ufo dique tem-

pi aliai rozamente di pietra fortedaH’una parte fofienganortnettcndoicaa

pi d’efle quali tutti ad oro, &digratiofiifiraifog!iamifopra gl’accanDelia-

menti riempiendole j & Iti lor bali, & capitelli, lecondo il buono, & antico

coftume infiemeformando. Madentroaile loggie le cui uoltetuttecrano

di ftrauagantilllme.^c bizarrifiiraegrottefchcpicnced adorncfi uedenaae

(fi come in molte Medaglie a fuacagion fatte) efpr elfi parte de glorioGge-

ftidel magnanimo Duca. iquali(fe alle cole grandillìme le men grandi

guagliar fi debbono) meco medefimohopiuuolteconfiderato elTcrc tin-

to a quelli del primo Ottauiano A ugufto lomig!ianti,cbecofa nelluna altra

piu conforme difficilmente tcouarfi potrebbe tpercioche lafaaraoftare,

che l’uno,& l’altro fotte un medefimo alcendencc del Capricorno nato fù

&Iafciamoi! trattare che nella-medefimagiouenile età tuflero quafitnis-

pettatamente al principato afliintij'^&lafciamo delle piu importanti uitto-

rie confeguire dall'uno, & dallaltro neprimi giorni d’Agolto, &di uedetà

poi le medefime compleffioni,& nature nellc cofe familiari , & dimefticbe

'& delia fingolatc aftetione uerfo le moglis le non che ne figliuoli,& nelfas-

luntioneaipdncipato;& forfè in molt’akreccfe ctederrei che piu felice

d’Augufto po telle-quefto fortunato Ducarepurarfi, ma non fi ueds egliod

i’uno,'& nell’altro un ardentiffimc;&: molto ftraordinariodefidcriodi tati

bricare,'& abbellire. Se di proccurarc, che altri fabbrichi , Se abbellifcal tal

che, le quegli dilfehauer trouato Roma di ma.ttoni , Se lafciarla di fatdilS-

tncpictre fabbricata, & quelli non men ueridicamente potrà dire di hauct

Fiorenza ben di pietre, & uaga,& beila riceuuta; ma di gran lunga lafdar

laafucceflori. Se piu uaga, Se piu bella, S:diqualfi uoglialeggi 2dro,&ma

gnifico,& comodoornamentoaccrefciuta, & colmata. Perefpreflionedtl

le quai cofe inciafcunaluncttadellefopralcritteloggicfi uedeoaconide*

biti ornamenti', et con (ingoiar grana accomodato un’ ouato; nell’un de

quali fi fcorgcuaìa tanto ncceflariafortificatione diporto Ferraio nell’El-

ba con molte Galee, et Naui, che dentro ficurediftarui lembrauano,etk

magnanima edificationedcl medefimo luogo della Città daUcdificatorfoo

COSMOPOLI dcrta:con unraottodenrroali’ouatodiccnte ILVA RE

NaSCENS. etI’a!tronelngiranteCartiglio,chediccua TVSCORVW
ET LIGVRVM SEGVRÌTATI.

Sicomenellecódofi uedeual'utihflimajetuaghifTiroa fàbbrica inauh

maggior parte de piu nobili «agi tirati ridur fi debbano che da lui di còtto al

la Zcccha fa fabbricarli, et che bora mai a buó termine fi uede ridottaitop»

cui tigiraq! fi iugo,etfic6modoCoiridoredelqualedifopras’èdettopop<

• -radei medefimo Duca in qfti giorni có soma ueiocitàiabbncatocó ilmot-

c; aT..h’.“;:'i ihccua. i’V Fl’jC.r- CUl'J Li.
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gt^comenel terzo fiuedeua fimilmcntccolfolito Corno dì douitia nella

BoiftramaQO,etcon una antica inlegna militare nella delirala Concordia:

leni piedi un Leone,eruna Lupa notilsimiVefsillidi Fioréza, et di Siena sé

brauanodi pacilìcaaiente,et quiete llatli con il motto alla materia accomo>

darodicente HtTRVRIA PACATA.
Ma nel quarto lì ucdeuail ritrattodella deferittaoriental Colonna dì

granitoconlaGiuftiziaincimaqualefottoilfuolortiinatofcettropuobcn

dnii,cbeÌDUiolabile,et<iirictamentes’olIerui: con ilmotto diceut^

IVSTìTIA VICTRIX.
Sicomencl quito fi uedeua un feroce Toro c5 ambe le corna Fotte-ueden

docome deir Acheloogiafi dille denotare il commodifiìmo ditizamcntc

diiuiinmcrlnluoghifattodclfiamcd’Amoconil-motto IMMINVTVS
CREVIT.
Nel fello poi fi uedeua il fiipbifs. palazo chegia fu daM. Luca Pitti co me

raoiglia di cara magomimità in priuato Citradino,er co realifsimo animo

,

rtgradezaconTÌnciato,et che oggi fife dal magnanimilsimo Duca cóincó-

parabil cura,ct artifitio nó pure a pfetion ridurre:ma g!orioramenrc>et-me-

laaigliolamcn teaccrcfccre,et abbellì re có febbrica non pure ftupéda ed he
toicajma con grandifsimi.et delicatifsimi Giardini pieni di copiofirsime fon

tane,et con una innumcrabile quantità di nobilifsHncdlatueantichejCt mo
deroejche ui ha di tutto'l mondo fette ridurrenlchc dal motto era efptello

dicendo PVLCHRIORA LATENT.
Ma nel fettimo-fi'Uedeuaden tro ad una gra porta molti libri in uarie guì

fcpofticonilmoitonelCanigliodicente PVBLICi£ VTILITATI.uo-
Icndo denotare la gloriofa cura da molti della famiglia de Medici, ma mafsi

mamcntc'dalhberalifsimo Ducaufata in raccorre,etcon viil diligenza con
feruareuna merauigliofe quantità di rarifsimi libri di tiutcJelinguejnoucl-

lamcnte nella uaghifsima Libreria di san Lorenzoda Clemente fciiimo co

minciata;etdasuaEccellentia{ornita,ridoKÌ. -Si come neirottauo fotte la

figtitadi due mani,che piu raoflrauano di lcgarfi,quatopiu dj feiorre un no
dopareua,che fi sforza iTerOjfi denoraua có l amoreuol renùtia da lui fettad
ramabilifs.Pticipc la difficultà,op meglio dire impofsibilttàjche ha di diftrt

garfichiiioa uoltaageuerni degli flati mette le mani; ikhe dichiaraua ài

Biottodiccndo ESPLICANDO IMPLICATVR.
Ma nei nono fi vedeua la deferitta Fontana di piazaoó lararifsima ftatua

dclNeitunnOjCtcóilmotto OPTABILIOR QVO-MELIOR.
denotando non pure rornamento della predetta grandifsima ftatuajetFon

tana5niarutiie,ertlcommodo,checon l’acque che continuamente uacon-
ducendo farà alla Città in poco tempo pcr.pattorire.

Nei decimo poi fi-uedeua la magnanima creationc della nouclla Rcligió di

ùto Stefano elplfa cóla figura del mcdefimoDuca che armato fébradi porge

iccó l'vna mano a vn armato Caualiere fopra un’Altare vna spada, et cò i’al

uaunadellclor Croci cóil raottodiccnte VICTOR VINCITVR.
Et come nell’un decimo fimilméte lotto la figura del medefimo Ducache

pirlamentauafecondol’anticocoftumeamoltt ioldatis’efprimeuaJa.da-lni

ben ordinata ,i:c-beA confe-aata. miiitia nelle liie.uaioroic Bande
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cooilmottochcqueffodenotaUa-dicsiJW' RES MILITAK.IS COK'
5TITVTA.

_

Ma neldocficefimopoiconlcroìeparoledi MVNITA TVSCIA firt

za altro corpo ficiimoftfauan te molte fortiftcarioni ne piu bifognofiiuo»

ghi dello ftato dal pruden cilsimo Duca fatte aggiug'ncndo con gran morii

tà nel Cartiglio SINE IVSTITIA IMMVNITA.
Si come nel tredicefimo in fimilguifafenz’alcro corpo fìieggcua SIC-

CATIS MARITIMIS PALVDIBVS. ilcheinmoliiluoghtjmaaelfer-

die contado di PHapuo maliìmamencecon fnainfimtagloriauederfi.

Et'perchc la meritata lode del tutto confikntio non fi trapdlafleddHu

nere alla patria fua Fi.orenz3gioriofamcntericondottc,Sc relè le per altri»

pipdute Artiglicrieied rn(egnejnelqu3ttordrcefimo,ed-nlnmo‘fiuedeaai»

alcuni foldati di elfe carichi tutti t>aldanzofi,& lieti ucrfo lui- ritornare aia

ilmottoper dichiaraiione^chediccua SIGNIS RECEPTIS.
A foddisfationepoideforeftieri,& de molti Signori- Alamanni mafliat

mente,che ingrandiamo numero per honoredisua Alrcza, & con recai-

lentifsimoDncadi Bauierail giouanefuo nipotcuenuciui erano fi uedcia

fotte leprefcritte lunette con bellilsimospartimcnto ritratte, che naratiii

pareuano moJ te delle principali Città,& d’A uftria, &: di Boemia, &d‘VD-

gheria,& del Tiruolo,& degl'altri fiati fottopofti ali’ auguftiflimo fuofiv

tello

.

Tacila Sala,^ delUCommedta.

A nella gran sala per ragiatillìme ficaie aficendendi>,incui

la prima,& principalilllraa fefta , & il principalirsimo,&

nuptial conuito fu celebcato(la{ciando il ragionatcdeilo

ftupendo,& pompo fifiìmo palco;mirabileperiauarieià,

& mohitudincdeilerarilTime hiftonc di pittura, &imn
bile per l’ingegnofillìma inuentione , & peri ricchiHimi

rpartiraenti,& per l’infinito oro , di che lutto riiplédafi

uede; ma molto piu mirabile percioche per opera d’un folopitcoreè (Uioin

pochiflìmo tempo condotto)& dell’altre cole fiolo a quefto luogo appattc-

nenti trattando,dico,che neramente non credo,che in queftenoftreparulì

habbia noti tu di ucruna altra l'ala maggiore,o piu sfogata di quefiaimalen-

za duhbio,ne piu bella,ne pm riccha,ne piu adorna,ne con maggiore agiate

za accomoda ta di quel che ella fi uedde quel giorno,che la Comroediahii#

citata,credojche impoflibile a rirrouarc al tutto farebbetpeiciochc oltre al-

le grandifsiraefacciarejin cuicongratiofilpartimentiCnon ficnzapoeacaia

«ennone)fi uedeuano Ha naturai ritratte le pnneipalipiaze delie pìuDobù

Città di Torcana5& oltre alla uaghifsira3,&grandjfsima tela di diticrlim-

rnaliin diuerfi modi cacciati,& prefi dipin tasche da un grancornitiLDei)-

flenuta,nafcondendo dietro afe la prolpettiuain talguifa l’una delle lefb

formaua,che pareua,che la gran làla la debita propordonc h3uelle,talitn-

fono>& fi bene accomodati i gradi,che intorno la rigirauano, &
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jircfcfo quel giorno rQrnatifsimc donne, chein grandilsimo numero , &
òdlc pia belle,& delle piu nobili,& dellepiù ricche conui tate ui furono, Se

oiei Signori,& Caualieri,&gl.’altrigcncil'huomini,chefopra ersij& per il

rfàantedella ftanza accomodati cranojche fenza dubbio,accefe le capriccio

Étsime lumiere al cafeardeik preferi tea iela,fcuoprcnd.ofi la lurninola Pro*

i^etupaben parac,cheil Paradifbcoacutti iCori degi’Angeiiiìfuirein quel

lóiiiftanieapettoda qual credenza fu meraiiiglioiamenteaccreiciutadaun

iHuifsimOjèc molto maeftreucle,& molto pieno concento d’inftrumen ti

,

idi uoci,&cheda quella parte fi Tenti poco dopo prorompere; nella qual

PfoTpettiua sfondando molto ingegnoiamcn te con la parte piu lontana per

liduitturadcl ponte, etterminanclonelfìne della ftradacheuiaMaggio fi

(hutna, nelle parti piu uicine fi ucniua a rapprefentare la bellifsima Centra
dadi santa Trini ta. Nella-quale,et in tante al tre,ct fi roerauigliole cole, -poi

cfacgl’occhi de riguardanti lafciati sfogare per alquantofpano fi furono, dà

dedefidecato.ctgratiofoprinciploal primo intermedio della Commedia
(cauaiocome tutti grafiti da quella afferruofa nouclladi r-fiche,etd’Amorej

tatogentilmenteda Apuleio nel Tuo A fin d’oro dclcrittajet di efla prefole

partijche pàrfero piu principali,ct con quanto maggior defticza fi (apeua al

liCommedia accomodatole , onde farro quali dell’una , et dell’ altra fauola

DnacufitiofocomponimentOjapparUI.e,chequelchencllafauoladegrinier

roedijoperauanogli Dij;operaflero(quafi,che"d.aluperior potéza coftreiti)

nella fauola della Commedia gl’huu.raim ancora jfi uidenelconcauo Cie-

lo dclladefcrittaProlpettiua (aprendoli quafi in.un momento il primo) ap»

parircun’altro molto arcifitioloCieloidicuiapocoa pocofi uedeua ufeire

uni bianca,et molto propriamente con trafatta jslugolaj nellaqiiale confin-

golaruaghezapareiia,chc un dorato,et ingemmatoCarro fi pofalTcrcono-

liintoelicr di Venere percioche da due candidifsimi:Cigni fi uedeua tirarej

«in cui come donna,etguidatricefi.fcorgeuafimilmente quella beUifsima

Dea tutta nuda, et inghirlandata di Rofe,et di Mortella, con molta macftàfe

dendo.gmdarei freni . Haucua coftei in fuacompagniale rre Gratie, cono

fcinieaoch’ellc dalmoftratfituttenude,etdac?pegfi;biondilsimi,chelciol-

tilopericfpallecalcauano.matnofio piudallag.uikconche ftauano prefe

perroano,ctleqiiattroHore,cheralj tutte afembianza di Farfalla dipinte

haocuano.ct che fecondo lequattro ftagionideH’annoDon lenza cagione

traoo ftatein alcune parti difÌinte:percioche) una,chc tutta adorna la telVa,

eti Caìzaretti di uariati fioretti,et la uefte cangiar tehaueua^per la fiorita,ec

nanata Priniauera era fiata uoluta figurare;fi come per l’altra con la ghirlan

dj,et co Caìzaretti di pallcn tifpìghe eócefti,et.CQn i drappi gialli di che ador

nalteradidenotares’intendeualacaldaftatcjetcomela terza per l’Autun-

no fina,tuttadi drappi rolsi ueftita,figni6canti.la maturità de poiTn,fi uede

oadetnedefimi pomi,et di pàpani & d’uuc efler.ftataàch’elia tu tta copta et

adornaicna la quarta ed ufi3ma,che il neuolQ,ci.càdido uetno rappsétaua »-

oltre alla turchina uefte tu tia'épcftata afiacchi di neue.haueuai capelli, eti

talzarctti fimilracce pieni delia medefima neue,et di brinare, et di ghiaccirct

tutte comelè«»uaci,cd Ancelle di Venerefu la medefima Nugola,€ófingo!a

-catùfiuOjCt con bclhlsimo.compoDimcntDil’in torno al carro accomodate
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lalciandocJietroa ^eGioue,& Gjunonc,& Saturno,& Marte, ScMcrcario»

&graltri Dei,da cui parcua.chela preferì ttafoauillìmaatmoniau{ciffe;6»ft

deuano a poco a poco con belliffima gratta uetio la terra calare, &pctb la
utnuta la leena,& la fala tutta di mille pretiofilIìmj,& foaui odori nnnpicr

fi; Mentreconnonmeno leggiadra uiftajmaper terradi camtniBat lem*

brando,fi era da un’altra parte ueduto uenire il nudo,& alato Amore; accò»

pagnato anch’egli da quelle quattro prkipait panioni,che fi fpello pare che

l’inquieto fuo regno con tur bar fogiinojdalla Speranza cioè, catta di nerde

ueftita.con un fiorito ramicello in reft3;& dal Tiraore,conorciuto oltre aHa

pallida vcfte,da Conigli.che nella capelliera,& ne calzaretti haucuat&dal-

TAlIegrezadi bianco,&di ranciafo,& di mille lieti colori coperta aHch’ellj,

& con la pianta di fiorita Borranafopra C3pegli:& dal Dolore tutto nero,et

tutto nel fembian te dogliolo,&piangente:da quali (come miniftri } altri gli

portauarArco.ahriia Faretra,& le faette, altri le reti,et altri i’accefafecdij;

clTendo men tre,chc uerfo il materno Carro già in terra arriuato aodauaoo

della Nugola a poco a poco le prefcnctc Horc5& Gratie difeefe, & fattore,

ueteatemen te di fe interno alla bella Venere un piaccuolifsirao Coro fem»

brauanodi tutte intente ftare a tenergli tenore,mencreeiÌaaifigliuol rinoi

tacon gratia {ingoiare, ed infinita feccendogli la cagione del fuo disdege»

snanife{la,& tacendo quei dei Cielo cantò iefeguenii due prime fianzedd*

ia-Baliata dicendo.

A me, che fittifon wgletti^ CTfoU

Non piu g^AÌtitr, ne {•Vori j;

Midi?lìcheieucti

Ahifoìafliinno,eUigì'moU :

V)Un^c,fe mai di me ti caìfe, è ede

Fig/iop4rmi prendi

,

Et (juefìa foUe accendi

Di uiiij?imoAmor d’^Homo mortale.

La quale fornita-,etciafcuna delle preferitte fue Ancelle a primi lùogliiri'

tornatcicontinuamente lòpraicircuftantiafcoltatori diuerfe,etiughe,et

gencilijCt fiorite ghirlàdegettandofi uideil Carrojet la Nugola quali, che

il fuo dcfidcrio la bella Guidatrice compiuto haucfle,a poco apocomuoua

fi,3c uetlb il Cielo ri tornace:oue amuata,dc egli in un momento chitiroli,l&

za rimaner pur ueftigiojondefofpicar fi poteffe da che pancia Nugola,

&

tante altre cofe ufdte,et entrate fi fufleto,parue,chc ciafeuno per una cciu

nuoua,&gratiofamerauiglia tutto attonito rimanefle.Mal’ubbidiétcAtcìo

re mentre chequello fi faceua accennando quafi alla madre,cheilfuocoo:i

damento adempiuto farebbcj&attrauerlando la Scena fcguiiòconiceop*

gni Tuoi che l’armi gramminiftrauano,& che anch’eflì cantando tenoig^t»

celiano la feguente,& ultima danza dicendo.

Ecco madre: andiannoi: chi l'Arco dammi f

ChileSactteioniio

ContaUo ualormio

Tutti i<oruincaflcghi,apr(i,ed iifiamud •

Ttrafid#
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TifaWo anch'egli pur fempre mentre che qucfto cantaua nell’alcoltan ta

^polomolte,&diiierfesae(teiCon ie quali diede materia di credere^che

gi'amanti, chearecitareincomincUrono da cHequah molE partoridero 1«

(eguccecÓmedia.

INTERMEDIO SECONDO.

Finito il primo attOj&elTcndo Amorementredipréderela bella Pfiefie

fiaedca,da{uoimedefimilacciperrinfinÌtadi lei bellezza rimafto colto}

tapprefeniar uolendoquelleinuifibilt uoci,che come nella feuola fi legge «

arano fiate daini perferuiriadefiinatejfi uidedauna delie quattro firade»

chepccuiòderecitaniis'eranonellascenalarciateuicire prima vn piccol»

Cuoidiho.che in braccio iembrauadi porcareun uezofo Cignorcol quale

(percioche vn ottimo Violone narcondeua)menccc con una verga di pala-

ie Sala che per archetto glileruiua,di foIlazacfiTembraua,ucniuadoìcilE-

mamente fonando . Ma dopo lui per le quattro descritte firade delia scena

ù vide fimilnicntein un ifteflo tempo per l’Una uenirei’àmorofo Zefiro, tut

toiicto,& ridente,&chc Ì’ali,& la uefte,& i calzatetti haiteua di diuerfi fio

ricontcftL-& pcri’akra ia Muficaconofeiuta daiià mano mnfichaie, chem te

fta ponauaj&dalla ricca uefte piena di diuerfi fuoi inftcumenti,& di diuer-

feCarri^iCjoae czano-tiKteic Note,& tutti i tempi di efia legnati: ma mol-

to piu,pcfoche con ioauifs armonia fi uedcua fimilmeccfonare un bello»

gralirone:ffcomeda!l al tre due lòtto forma dt due piccoli Cupidetti fi uide

ro il Gioco,elRjfo in ftmil guifa ridédo,& fcherzado apparire . Dopo i qua

li mencreadeftinac! luoghi auaiandofiandauanofi uideroper lemedefimc

ftrade,nella medefimag.uifai& nel medefimo tempo- quattro- altri Cupidi

ufcire,Scconqu3ttroornatiflìmiIeuti andare anch’cffigcatiofainenie fona-

do:&dopoloro altri quattro Cupidetti fimilijdue de quali coni pomi in ma
00 fembrauano di inlicraefoIlazatfi,& due^fbecon gl’archi , & con gli ftra

licoQ una certa firanaamoreuoleza paceua.eheipetti lattar fi uoleìlero.

Quelli tutti in graiiofogìro arrecatifiipafuo,cHe cantando con molto armo
niofo concento ilfeguente madri^le-iSCcoileuti, Sccon moit’altriinftru*

manti dentro alla scenanalcofii le tiod accompagnando facellero tutto que
ilo concetto aliai manifefio dicendo.

oh altero miracolonoiteWo ,

V^o thabBiani ma chifiat che cel creda J

Ch'Amor <^amorriheUo

Di feiieffOfZrdiPjìchehoggi jìapredai

Dunque a Vjiche conceda

Dibeltipurlapalm,c^diuaIore

Ogrf altra bella : ancor, che pel tintore ,

Ch'hadelfuo prigiottierdogUofafiia:

Ma feguian noiVincominciataniai

Andiam Gioco, andiam Kifo >

AntUm dolce armonia dì paradifo :

E tfacciam, che i tormenti

Suoi dolcihen, co tuoi dolci concenti •

YYyyy



INTERMEDIO TERZO.

Kon inenofeftorofurmtermedioterzo:perciochccomepcr lafanolaS

conta,occupato Amotenell amore della fua bella Pfiche;& non piucutii)

di accender ne cori de mortali l’ufate fiamme,& ufandoegli con altri, &al-

-tri con lui fraudc, & inganno.forza era, che fra i medcfimi mortali, chcfeo-

zaamoreviucuano mille fraudi,& mille inganni fimilmérefurgeflero:&p

xio a poco a poco fembrandojche il pauimenro della fcenagonfiafiej&fioal

-memejche in fette piccoli monticelli conuertito fi fufTe, fi uidedi effi come

cofamaluagiaj&noceucleufcir prima fette,&poi{etc’alcti Inganni :i quali

ageuolroéte per tali fi fecer conofcere,percioche non pure il bufto luttomat

chiatoafembianzadi Pardo, de le cofcie,&legambc fcrpcncinc haucuiao;

ma le capelliere molto capricciolamente , & con belliffime aitiradiniiaas

di malitiofe Volpi fi uedcuan compoftej tenendo in mano non lenza filo

decircunftanii altri Trappole,altri Ami,& altri inganneuoliOncinjjO Ri.

pij fotto i quali con fingolar deftreza erano-ftate, per ufo della Mufica, die

afarehaueuanoafcoftealc'aneStorceMuficaliiC^efti esprimendo il ptc«

fcritto concetto; poi che hebbero prima dolcifllmamcnte cantato,et poi d*

tato,et fonatoli feguente-Madrigale andarono con belliflìrao ordine(mi-

teria agl’inganni della Commediaporgendo) perle quattro prcfcrittcJìa

^iC della Sceriafpargendofi.

S’Amoruinto,G'pngiofìpolloin ohìà>

L’Arco,cr l’Ardente Face

madre ingannar nuouo defio

Lo punge, or s’a lui Pfiche ingannoface

,

Etfe htìipUiC'fallace

Coppia ìinuide Suore inganno,crfroda

Solptnfa: horchi nelmondo oggipiufia ,

ChelRegno anoi non daaì

I>’ingannidunqu€goda

- er/eterne altra tinuita.

Ben li ^ada ha smarrita.

INTERMEDIO QVARTO.
"Ma deriuado dagl’inganni I offefe, et dali’oifcfele dlfienfioni,etlcri0ftt

mille altri fi fatti mali,poi che Amore p la ferita dalla crudcl lucerna riccuo-

ta non poteua all’alato ufi tio di infiammarci cori de uiuéti atcchdercnell’ifl

termedio quarto in ucce de fette monticeliache l’altra uolta nella Scenadi-

moftris’eranojfiuidein quello apparire(p dar materia alle turbationiddl*

Commedia)fette piccole Voragini, onde prima un’ofcuro fumo,etpoupo

co a poco fi uidcufcircconunainlègoain manolaDifcordiaconolriuti)Ol

tre ali’armi dalla uariata, et sdrucita uefte,ctcapellaturaietconleirira,cooo

nofeiura oltr’ali’armi anch’ella da-calzarettiaguifa di zampe, et dalla ttóa

in uece di Celata d’OrfOjOnde con tinuamen te ulciua fumo,et fiammarctl*

Crudeltà con la gran falcein ra3no,nora p la Celata » guiladi cc^diTigtt
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$:peicalzaretiia (embianzadi piedi di Coccodrillo ;&!a Rapina con la

goncola in mino anch’ella,& con il rapace Vccello Tuia Celata»&: con i pie

diafembÌ3nzad’Aquila,& laVendetta con vna fanguinola Storta in mancj

& co Calzaretti,& con la Celata tutta di Vipere contcfta. Et due Antropofa

giòLeftrigonijcheciuoghan chiamargli, che fonando lotto forma di due
Trombe ordinarie due muficali Trombonijpareua cheuoleilerooltreal fuo

PO con una certa lor belli coià mouentta eccitare i circu danti afcoltatori a c5

battere. Era ciafcun di quefti con hotribile ipartimento mcflo in mezo da
due Furori,dÌ Tambun,di ferrigne Sferze,& di diuerfe Armi forniti , lotto

le quali có la medefima deftreza erano dati diuerfi rouficali indrumenti na-

fcofti. Feccrfi i preferi tri furori conofeere dalle fe-rite,ondc baueua tutta la g
Iona piena di cui pareua,chefiàme di fuoco vfcidcro,& dalle Serpi ond’eran

unti annodati,& cinti,& dalle rotte Catene,che dalle gambe,.& dalle brac-

cia lor pendeuano,& dal fumo, et dal fuoco,che per le Capelliere gl’ufciua ?

•quali tutti in fieme con una certa gagliarda,dc belhcofa armonia cantato il

fègucn te madrigale fecero in foggia di combattenti unanuoua, & fiera,

molto ftrauagance Morefcarallafine della quale confufamen te in qua, en la

perlasccnafcorrendofiuideroconfpauentofo terrore torre in vlrimo da
gl’occbi de riguardanti;

mlfitndo Itene uiU,

4 . fogunw'ji/ mondo fòla tVi.cTfurore

Sent'ko^gi-yauddciuoij^irtigentili

Venite a dimolìraruojiro udore ;

Chefe perla lucerna,hor {angue Amore,.

Hofro comiien,non che lórjìa rimpcroi

Su dun<juc ogni piufero

Cersurgaùlnojìro heUicofo carntr

Guerra,gucrra so! gridàicrfolo'arìn’ arme .

INTERMEDIO QVINTO.
La mirera,dc fempHcétta Pfiche hauendofeome nell’altro in termedio s’e

accennato)pcr troppa curiofitàconla lucerna imprudentementeoffefo i’a-

matO'Manro , da luiabbandonata , effendo finalmente venuta in mano
dell’adirata Venerejacccropagnandola medi tia de! quarto atto della Com
media diede ai quinto meftiffimo intermedio conueneuoliffima raateriatfin

gcQdod’cìIer mandata dalla preferirla Venere aIl’infernalProferpina;accios

cheraai piu fra uiuenti ritornar non potefle:& perciò di difperarion ueftita

fiuLdcaaoltomefta per l’una delle ftradeuenireiaccompagnaradallanoiofa

Gc}ofia,che tutta pallida>& afflitta fi come Taltre feguen ti frdimoftrauajco-

nofciittadallequattro tefte,&: dalla, velie turchina tutta d’occhi , S: d'orec-

cbi coBteiia. Et dalla Inuidia nota anch’ella p le serpi, ch’ella diuoraua . Et
dai PcBlìero,o Cura,o Sollecitudine che d voglia chiamarla conofeiu ta pel

Cotbo,chehaueua in-ted3,Scprauoltoio,cheglilaceraua i’interiora.Eidal

1® Scorno ò Difpreaagione p darle il nome di fémina,che fi faceua cognofee

teohrealGbafi},cheÌBcapohaueua,da!lainal cópoiiaj&mal uertita,&c

»<huciu.veifs.

TYyyy i
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Queftequaitropoì,£hepercuotendola,& (limolandolafi fiiron tóniìotte

uicmc al mezo della scenajaprendoll in quattro luoghi eoa fumo, & cófbo

co in vn momento la terra; prefero quaGjche difender Tene uolelTcro qnat-

tro-feorribilifsimi serpenti,che di eflafi uideroinaipettaramente ufcirc,{j

quegli percotendoin millcguifccon lespinofe verghe,focto cui erano qoat

rro Archetti nafcoftijparue in ultimo che da loro con molto terrotededt*

cunftanti {paratrfiillcro tonde nel fangninofo ventre j & fra gl’micrioridi

nuouopercotendofifentiinun momento(cantandopfiche illeguentema

drigaleivn'mdfto,-ma Iuaui{simo,& dolcilsimo concento vfeire : percioche

ne i Serpenti erano con (ingoiare artifizio congegnati quattro ottimi Violo

nijche accoro pagnando con^uattroTrombonichedentro alla scena fona»

U3no]a(òla,&'fiebile'&:gratio(a'(uavoce,partorjrono fi fttta meftiria,&

dolceza jnfieme,chefi uide tratrea-piud’uno.'tion fintelagrimedagrocchi.

Il qual fornitoy&comuna certa grana cia(cunail filo Serpente in ifpalla lo»

uatofijfioiidecon-non minor terrore de riguardanti un’altra nuoua.&nx^

to grande apertura nel pauimento apparire, di cut fumo,& fiamma cóciooa

& grande parcua.che ufci(Tc,& fi fenri con fpauentolo latrato, & fiuidecó

le tre tefte di ella ufcirerinfernal Cerbeto;a cui ubbidendo alla fauolafim-

de Pfichegettarcunadellcdueftiacciatechein mano haucuaiSc poco dopo

condiuerfiMoftri,fi uidefimilmenteapparireiluecchioCaronteconlafo»

]itaBarca;in culla dilperataPficheentraiaglilu dalie quattro predette fsi

ilimulatrici tenuta noiofa,& difpiaccuol compagnia «

F«gS‘ ^enc9MW.,'fMggi,,

Etfù^iper.nonfArfMvmritorno i

SoUtUfCbedifiruggi

Ognimia pdee} afaruìme foggiorno

Inuidia, Gelofìdi Penjiero, zT Scorno

eco mi cicco inferno

Ow h^ro martirmioàdM eterno..

INTERMEDIO VLTIMO.

Fu il {efto,& ultimo in termedio tutto lieto;percioche finita la Cofamtdia

£ uide del pauimento della scena in un tratto ufcireun verdeggiante moti»

licello tutto d’Allori,& di diuerfi fiori adorno,ilqualehauendo in dmal'al

*0 Caual Pt^hafcojfu tofto conofeiuto efler’ il Monte d’Hchconajdicuiapo

co a poco fi uide (cendere quella piaccuolifsima schiera de delcrictiCupidij

& con loro Zcfiro,& IaMufic3,& Amore,& Pfiche prefi per mano tuctalie

T2,&rutrateftance,poi che (aiua-era dall’ln Perno ritornata,&poicheperia

tercefsiondi Giouea preghidelmaritoAmoreleretadopo tant’iradi Ve-

nere impetrato grariai&jperdonoiera con quelli pan,& nouealtri Sadncó

diuerfi paftorali iriftrumcnti in manoi fiotto cui altri muficaii inftrumrcà

ftnafcondeuano^che tutti (cendendodal predettOMonie di condurre mo-

Rrauano condoró Himenco lo Dio delle noze,di cui fonando,& cantando

lelodicomeJiellefeguentiCanzonettejfaccndo nella feconda un nuoooi

&aIlegrifiimo,& molto uezoio ballo j diedero alia feda gratiofo compi-

mento.
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Vd WMo» ttHelicoM

Eccoìiimeneo, che scende,

htgUUfaceaccende,^{ittcoron4t

X>i Perfdfincoroni.

Odorati. crfonue

Onde il mondo ogni grane cura IcaccUr

dunque, tS W Pjicfec fcaccU

Vaf^A tuafera doglia

,

E/
fol gioiafaccogUa entrodtmftno «

Amor dentro alfuofeno

fw lieto dbergo datti

,

it con mille dolci atti ticonfoU

men GioueconfoLt

ììtuop;^topianto

Ka con nfo,ejcon canto d Citi fi ehitét'

Himeneodunqueognun chiede

Himeneouago edadomo

Deh che lieto, cr chiaro gìom9

Himeneo teco hoggi riede .

KÌJnencopertdma,KX diua

G 1 0VANNA ogn'hor fi ftntt

Dal gran Ktneiafeunarm

Rifonar/oauemente:

Rtnon menVAmo lucente

Pel inclito , 0"pio jm.

Suo FRANCESCO bauerdefio (y
'

D’ ìiimeneo lodarfiuede,

Himeneo C’è.

floralieta,Amo beato

Arnohmik Fiori cortefe j

Deh piufeliceflato

Kaifi uide

,

o mai fintefe ;

FortwnaaoalmopAefe

Terra in Citigrai&a ,C cara

A cui coppia cofl rara

Himeneo benigno <Uede,

Himeneoo' c.

lauri bor dunque Oline

,

cr Pdme.

EtCorone, cr Scettri, kjRfgw
Perde dueflfelicialme

Floraintefol fldifegnìì

TMtì i uili atti ed indegni

lmgiflien:fol Pace nera.

Et Diletto

,

cr Primauera

.
Hdbuinteperpctuafede*
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EiTencio tutti i ricchifllmiveftimenti,& tutte ralttecoreclieìm{)o(nir!:i

htfi paiono dagl’ingegnofi artefici con tan ta^ratia,& leggiadria,& dcftre-

za condotte,& fi proprie,& naturali,-& ueièratte parere , che fenzi^dabbta

di poco la ueracc attiene fembraua che il finto fpettacolo uincerpotelle.

DelDrionfo He Sogni0 daltrefeHtj

A dopo(.]fto,quar>funque-ogni Pjaza(comefièdecfo)& ogni

cÓcrada di fuonoj&di caco,&di gioco,& di fefta rifónailf.-p

chela fouerchiaabbódazanonpartorifièfouerchiaratiecàjbi

ueuanoi magnanimi Signori, prudcciflìmamécelecolcdillri

buédojordinatoi che in cjafcuna domenica una deilepiupria

cipali fefte fi rapprefeniafic: & per tal cagione, & per maggiore agiatea

de riguardanti haiieuan fatto a guifa di Teatro ueftirc le faccie delle bellis.

fimePiaze di s-.Croce,&dis. Maria Noueltacon ficariirimi,& capaciflimi

paÌchi;dentroaqua!i:pcrciocheuifurono rapprefentati giuochi, in cui pia

i nobili giouaniexercitandofijchei rfedri artefici in addobbargli hcbwto

parte.Templicemente toccando di efii,dirò,che altra ueltaoifuda libetalis-

fimi Signori con Tei squadre dileggiadrillìmi Caualierì, d’otto peosquaciri

fatto uedere il tanto dagli Spagfeaoli celebrato'giuoco di Canne, & di Caia

felli; hauendociafcunad’efie,che tutte di^eled’oro,&.d’atgcnio rirplendc-

uano diftinta, altra fecondo l’antico habito de Caftigliani,altradePoi-

toghefi , altra declori , altra degl’ Vngheri , altra de Greci , & altra detar-

taritScin uttimcrcon pericofcfo abbattimento'mortopflFfli^n le zagaglie,

& co Caualli al cofi:ume pure Spag^Uolo,& parte con gl’hUomini a piede,et

co cani alcuni ferociffimi Tori. Al tra uoltarinouando l’antica pompa delle

Romanecaccieuifi vide conbelliffimoordinefuor d’vnfiatobofchcttocac

ciarc,& uccidere da alcuni leggiadri Cacciatori & da una buona quantità

di diuerfi Cani vna moltitudine innumeràbile(che a uicendal’unafpetie do

po l’altra ueniua)primadi ConigIi,& di Lepa>& di CapriuoIi,&di Volpi,

&:d’Hiftrici,&diTa{fii&poi di Cetui,&diPQrci,&d‘Ot'fi,&finoada!cuBÌ

sfrenati,ettattid’amor caldi cauallii&ultimam^ntecomecacciadituiieral

tre piu nobile,& piu fupba,efledoG da àni gradifs. Teftugine>'&-davn^ri

Mafchcradi bruttifs. Moilro che ripiene d huomini erano códiuerfe tuo*

te fatte qua,& la caminare, piu volte eccicato'vn molto fiero Leone, pcbei

battaglia co un brauifs.Toro uenifie;poÌche cóleguirenó fi potette firide

finalmcce i’vno, &raltro dalla moltitudine de cani,& de cacciatori, nósé

za faguincfa,ct luga vedetta abbatterete! vccidere.

Efcrcitauafi oltrea qfto co leggiadrifs. deftrcza,efvalore{fec6doilcot>

me) ciafcunafcrala nobile giouétu della città al giuocodèl Calcio ^ptio,5J

peculiare di qfta nationerilquale vlttma méte c5 iiurce ricchifs.di tele d'oro

\ color roflo,ct verde,ró tutti i Tuoi ordini (che molti, et belli fono)fuYDadtl

le domeniche pdetievn de piu gradi ti, et de piulcggiadri'fpettacolichc a^

der fi potefic.Ma pche la uariatione il piu dèlk volte pare,che piacere accre

fea alla maggior parte delie cofcicódiuerfamoftra uolfè altra volta l'ioéto

Principe
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Pndpccócltarerafpettàte popolo del fuo tato defideraroTriófo de Sogn r
lìnoétionc del quale^quàtunq; andado egli in Alamagna a vedere rairifs.

Spola,erafàrreuerézaairirapialirs.MaflimiIiano Cefare,€tagl’a1t'iauguftif

teli cognati,fu(Ie da altri co gra dottrina, et diligcza ordinata, et dilpofta, fi

puodirenódimeno che da prkipiofofle parto del fuo nobilifs.ingegnojca-

pjcedi qual fi uoglia fottile ed arguta cofaicó la quale chi cflcguipoi.iet che

della cazonefuilcópofitore dimoftrar volfe qlla morale opinione eipfia-da

Date-,quado dice nafeere fra i viuétiifinìti errori:pcioche molti a moke colè

opare mefli rono,a che nó pare,che p natura atti nati fieno; deuiàdofi p il c6

uariodaqlle,acùirinclinationedellanaturafeguiràdo, attiflìmi efier po*

trebbero.Ilche di diraoftrare anch’egli fi sforzò có ciq; fquadre di raaichere

che daciq; deglhumani da lui reputati prlcipali defiderij era guidate , Dal-

lAroorecicè dietro a cui gramaci ieguiuanojet dalla Bclleza cópfa lotto Nat
nfotfegaitato da qlli , che di troppo apparir belli fi sforzano; et dalla Fama,

chchaucuapfeguaci jtroppo.appetitofidigloriaiCtda Plutone denotate la

Ricchezajdietro a cui fi vedeuano i troppo auidi,et Tgordi di ella, et da Belio

Ba,che dagl’huomini guerreggiatori feguitaca cra;faccédo,che la fefta squa

dra,cheleclq;prcrittecópndeua,etacui tutte voleua,che fi refcnfierojfufle

dalla Paziaguidata có buona qualità de Tuoi feguaci anch’ella dietrotfignifì

carvolédojchechi troppo,et córro all’iciinatione della natura ne pferity de

fidenj s’inmergefche Sogni veraniéte,et lame iono)vf,ene ad efierei vltimo.

dallaPaziap(c),etIegato:erpò airamorofo,CGmcco/à-di fefta, et carnefciale

fcaqftaopiitióriduccdo riuoltaai!egiouanidónemoftra,<heilgrà padre

SONNO fia co tutti i fuoi rainiftri,et cópagni uenutoper moftrar loro coi

mattutini fuoi Sogni,che veraci so reputati>et che nelle ciq; prime squadre

fcomefièdetto)erac5prefi,chenittelepfcrit£ecore,cheda noi còtto aliata

ras’adopanojsó'sognijcome fi-e detto,&Iarue da efier tepu tate,et pò a fegui

tare qlloache la natura rmGlinacófortadolc:parchein vltimoquafi cóclu-,

dervogIia,che feelle ad edere amate p natura inclinate fi fcntono,che nó vo

glinoda quello naturai defiderio aftenerfnanzi sprezato ogn’ altra opinio-

nc,comecoravana,etpaza;aqllafauia,& natu tale,& vera feguitare fi difpó

ghino. Intorno al Carro del Sono poi, et alle Mafchere, cheqfto eccetto ad

tfprimerehaueaano,accomodado,et.p ornaraéco mettendo qlie cofe,che lo

DO alSónOj&aSogni cÓueneuoli giudicate. Vedeuafi dunq;dopo due bellif

fimeSirene.chei vece-di ducTf6betti,códucgraTr6be,iHnàzi a tutti gl’al

ttifonadojpccdeuanoretdopodueftrauagaii Mafchere guidatricidi tutte

l’altrCjCÓ cui fopra l’argéiata tela ilbiacOiil gial’o,il rofio,el nero mefcolado

iquattro humori di che i corpi ccpoftifon^dimoftraua: &dopo il porta*

lorcd’un gride,&roflo V clfillo di diuerfiPapaueri adorno , in cuiua gran

Grifone dipinto era,coDÌ tre uerfi,cbc rigirandolo diceuano.

Konjófo A^Ki/d Ltonc:

Md f’anOjcr t'Altroxofi'i Sowno aneora

^thmana,G'<liuin<t hneonditione

.

Siuedeua dicojcomcdifbpra^’èdettojuenweil gioc6difs.-Aracre- figurato

focódo,che fi coftuma,& mefto in mezo da una parte dalla uerde Speranza,

file vn Camaleonte in tefta haueua,& dall’ altra dal pallido Timore con fo

tefU
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t=fta anch’egli a«.locna da un paucntob Ccruo: vedcuafi quefti dagl’ anurie

:i tuoi ferui,& prigioni feguicarejin buona parte di drappi dorc,pcr lafiitn-

ma in che Tempre acceh ftanno.con Ieggiadria,6cricchea:aÌDfiniuucftitj,c:

da gen tilirsimc,& dorate Catene tutti legati,& cinti . Dopo i quali (lafdan

do le iouerchie minutie)fi iiedeua per la Belleza uetiire in leggiadro habito

turchino tutto de Tuoi medefimi fiori contefto il bellifsimo Narciloiaccaro-

pagnato anch’egli fi come dell’Amore fidi !Ic,dalTuna parte dalla fioriu,6c

inghirlandata Giouentu tutta di bianco vcftita,& dall’altra dalla proporsi#

ne,di turchini drappi adorna,& cheda un equilatero Triangolo, chein te-

fta haucua fi faccua da riguardanti conofeere . Vedeuanfi dopo quefti colo

ro,che pgiati edere per uia della Belleza cercono,5c che il guidator loro Nar

cifo pareua,cheleguiiaflero:digiouenile,& leggiadro aipetto anch’e(si,&

che anch’efsifopraletele d’argcnto.chegli uelfciuano,haueuanoi medeii*

miFiornarcifi molto maeftreuolmentaricamati,conlearricciatc,& bionde

chiomcjtnttedemedefimi fiori uagamence inghirlandate. Mala Fanutó

vna palla,che il mondo rapprefentaua in tcfta,&: che uuagran Tromba(chc

tre bocche haueua)di fonar {embraua-jcon ali grandilfimedi penne di Pauo

ne fi uedeua dopo coftor ucnire; hauendo in Tua compagnia la Gloria , acni

faceua acconciatura di tefta un Pauon limile,& il Premio.chcuna coronau

Aquila in firailguiia in capo portauanfuoifeguaci poi, cheintrcpactiecM

diuifi cioè Imperadori,Re,& Duchi,benché tutti d’oro, et con ricchiffirae

perle,etricamiueftiti Taflcro,et ben chetarti fingolar gcand«a,&mas-

flà nel fcmbiantemoftTalIerojnience di meno erano l’un dalTaliro chiarifii

mamente conofeiuti per la forma delle diuerfe corone ciafcunaal luo grado

conueni'entCjche in cape pertauano'. Ma il cieco Plutone poi,lo Dio(co[ne

s’èdeEro)dellaKicchtZa,checon-cerKverghcd’oro,&:d’argentoin tnaao

dopo coftbro feguitaua fi'uedtua fi comcgl'altri meflo i mezodaU’Auaruia

di giallo liciti ta,6c có una Lupa in teftaj& dalla Rapacità di coTsi drappi cop

ta,&chc un Falcone p nota renderla anch’ella in tefta haucuatdifficiìcolafi

rebbe a uolsr narrar polla quantità de!l’oro,& delle perle,& dell’altrcprc-

«ole gemme,& le uatie guife con che i feguaci di ella coperti,& adornis'c-

rano. Ma Bellona Fa Dea delia guerra ricchillìmamcntedi tela d’argento

in ucce d’armim molte pani coperta,-& di uerdc, & laurea ghirlanda inco*

fonata,& tutto il reftame delfhafeito con mille gratiofij Scricchi modi có*

pofto fi uedeuaanch’cllacon vn grande^Jc bellicofo Corno in mano dopo

coftoro ucnire,& eflerecomegl’altri accompagnata dallo Spauento perii

Cuculio neH’acconciatura di tefta noto,& daU’Ardirc conofeiuto anch’ali

perii capo del Leone chein ucce dicappello in capo haueua,& conici imiii

tari huominijche la feguitauanOjfi uedeuano in fimsfguiia con spade,&{ó

ferrate raaze in mano,& con teled’oro,ct d’argento raoifocapricciofatnfa-

te afemb'acza d’arraadure,et di celate fatte,feguitatla. Haucuanoquclb',

et ratei gl’altri dell’altrcsquadrejperdimoftratione, che per Sogni figutaù

falTero,ciafcuno(qaafichemantellcttolefàcefle}ungrande>et aJaco,ecmol

K> ben condotto Pipiftrello di tela d’argencoin bigioiuIefpaJIeaccomoda*

toniche oltre alla neccffanalìgnificarione,rendeua tutte lesquadre,chc aa-

riaceCcorae s’è moftro}crano cóvnadefiderabile unione beI]ilEmc,ctgratio
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gajeoltreamotìo.lsfciando negl’animi de riguardanti una ferma creden-

OjCfae in Fiorenza,& forfè fuori mai piu ueduto non fifiide spettacolo, ne

6ricclio,ne fi gratiofojne fi bcllo:efiendo oltre airoro,& Ic)ple,& l’altrc pre

óofilDrae gemme di che i ricami(che finifiìmi furono) fatti erano, condotto

rande cofe con tanta diligentia,& difcgno»& gratiatchc non habiti per ma
fdn:rr,raacome fepetpctuij& dureuolÌ5& come fc foloa grandillìmi Prin-

dpiferuir dòneflcroiparcua,che formati fodero . Scguitaua la Paziaj la qua
Ic^rdochc non fogno,ma verace a moftrar s’haueua in coloro , che le tra-

pjflatc cofecótro ali’inclinatìone feguitar uoIeuano',fi fece,che folo gl’huo

mini della fuasquadra fenza il Pipiftrello in fu le fpallc fi uedeflero:&era co

fteididiuerfi colori(benchesproportionatamentccompofti)& quafi fenza

acningarboueftitadopralecui arruffate treccie,pcrdimoftrationc del fuo

difconucneuolepenfiero fi uedeuano un paio di dorati sproni conle delle

in fuuoltcteffendoin mezo meflà da un Satiro,& da una Baccante . I luci fe

guaerpoi in fembìanzadi foriofi,& ebbri fi uedeuano con la tela d’oro dea

mata co uariari rami d’hcllera,&di uariati papani,có lor grappoletti dimatu
fevi3c,molto-ffrauagatemete vcftiti;hauédo,& q*^i,&tutti graltri delle tra-

paffate squadre olme ad una buona quan tità di dafficri ricchilsimaméte an«

igegiJofaméteCfccondofc squa^rea cui feruiuanovedi«)<iaduna
squadra adordto i colori de Caualli,fi che alcraLeardi,altra Sauri,altra Mor
dii,altra Vberi, altri Bai,& altradi uariato mateilo(f’ecód@,che alla inuen tio

Bcfic6ueniua)grhauede Et pche le pfctktemafchere,ouequafifoÌoiptin

fipali Signori interuennero,non fodero la notte a portare le folitc torcie co

ftrettc;prccedcndo il giorno con bclliffimo ordine innanzi a tutte le fei dc-

fentte squadre quaiatotto uariate Streghe,guidate da Mercurio,&daDiana
(factretedc(amboIetrc lorpotentie fignificando)perciafcunohaucuano,

fcdlcodoanch eiTeinfei squadre didime, ficciafeuna particolare squadra

drendodaduedifeinte, &fcalze sacerdotede goaernatajtnederola notte

poiciafcunalafuasquadradesogniacui-atttibuita era ordinatamente in

mezoj& la refero con l’accefe torci e,che ede,& gli dafficri portauano bade

nolmcnte luniinora,& chiara . Erano quede oltre alle uatiatcfaccie(ma vcc

chic tutte,&:dcformj)& oltre a uariati colori de ricchidìmi drappi, di che

ocfticcfi erano,conofciutemairimamcte,& l’unadall’altra squadra didin te

daglianiraalijchein teda haueuanojin cui fi dice, che di trasformarfi afiai

fpcflocoi loro incanti fi credono; percioche altre haucuono fopra l’argenta

ta tela,chcfcragatoio alla teda le foceua un nero vcceilo con l’ali,& con gi’ar

tigli aperti,& con due Ampollette incorno al capo lignificante le lor malefi

chcdidillationi,altreGattc,aItrebianchij&neriCani,& altre con capelli

biondi podicci feopriuano con i naturali,5c canuci,che fotte a quelli quafi

contKia lor uoglia fi uedeuano,il lor uanodefiderio di parer giouani,&bel

Icaloroamadori. Mailgrandidìmocarro tirato da fciforfuti.&grand'Oc

fidipapaiieri incoronati,chein ultimo,&dopo tuttala leggiadridima schic

taucnma,fo fenza dubbio il piu riccho,il piu pompofo, & il piu maedrcuol

mence condotto,che da gran tempo in qua ueduto fi fia:& era quedo guida

lodai silen do di bigi drappi adorno,& con le felice fcarpe di feltro a piedi

,

thedi tacere mcttendofi il dito alla bocca parcua, che far uolede a riguarda
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ti cennojcol quale tre donne per la Quiete prefe di uifo gra(Io,& pieno,

&

di amplo,& liccho abito azzurro ucftite,con una Teftugginc per dafeona

teda parcua,che aiutare guidare i preferitti Orfi al preferitto silendo nolef

fero . Era il carro poi(in Tur un gratiolb piano di (ci angoli pofandofi/Sgnji

to in forma d’unagcandiffima teda d’Elefanfqdentro a cuifi uedeua figata

to Umilmente per la cafa del sonno una capricciofa rpelonca,& il gra padre

«onno predetto in parte nudo,di papaueri inghitlaDdato,rubicondo,&giif

fo fu l’un de bracci con le guancieappoggiato fi vedeua fimiimente con gn

de agio^iaceruifijbauendo intorno a fe Morfeo,& Icelo,& Fantafoj&gl’il

trifiglkioli fiioi,in ftrauaganti,& diuerfe,& bizarre formefigurati . Ma nd

la fommità delia fpelonca predetta fi uedeua la bianca,& bella,& lurida Al

bac(^ la biondiffima chioma tuttarugiadofa j & molle : elTendoa pie ddk

fpelonca medefima con unTafio,che guancial le faceuajl’ofcuraNoiteilaqna

le perciochede aeraci sogni madre è tenuta pareua,chefede non piccoiaai-

le parole de preferirti sogni accrefeer douefle . Per ornaméto del Carco pd

fi uedeuano all’inuentione accomodandofi alcuneuaghiffimc hiftorieia,

con tanta Icggiadria,6c gratta,& diligen tia fcompartitejche piu non pacca

-che fi potefledefiderare. Per la prima delle quali fi uedeua Bacco ddsoa*

•no padre fur un pampinofo carro da due macchiati Tigri tiraiocon ilucM

per noto renderlo chediceua.

Bdcco delsonnofdtuucro padre.

Si come nell’altro fi uedeua la madre del medefima sonno Cererejdele

folite spighe incoronata,con il ucr/o per la medefimacagion pofto,chetlM

ua anch’egli;

Cererdel dolce sonno è dolce madre .

E t fi come fi uedeua nell’altra la mogli edeÌ-mcdefimo sono Pafithea,clji

di uoiare fopra la terra fembrandojpareua che negl’animali, cheper gl’albe

ri,&foprala terra fparfi eranojindoicounplacidifiimo Tonno baueilecoa

il fuo motto anch’ella, che nota la rendeua dicendo

.

Spo/a delsonno queila èPa/ìtbea

.

Ma dall’altra parte fi uedeua Mercurio prefidente delsonno addotncfi'

tare l’occhiuto Argo con il fuo motto anch’egli diccntc.

Creare ilsonnopuò Mercurio ancora.

Etfiuedeuaefprimendolanobiltà ,&<ìiuimtà del sonno medefirooua

adorno Tempietto d’Efculapio,in cui molti huoraini macilenti, et infirmi

dormendo,pareua che la perduta fanità recupcraflero;con il ucrfoquribi

gnificantc,& chcdiceua anch’egli.

RendegVhuomm[ani il dolcefonno

.

Si come fi uedeua altroue Mercurio accennando ucrfo alcuni (ogni.ch*

di uolar per l’aria fembrauano parlar ncll’orecchieal RelaùnochcinuflAa

irò addormentato ftaua dicendo iifuo uetfò.

Spefp) infogno parlar lece con VUo.

Oreftepoi dalle furie ftimolatofiaedeuafòio mediantei sogni,chedioc

ciare con certi mazi di papaucci lepredettc Furie fcmbrauaQO,pigliatea“*

-to irauaglio qualche quiete,con il uerfo,chediceua»

fuggonpelfonnoipiucrudipealicrì, .
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EtGuedcuaalla mifcra Hécuba fimilmcnte fognando parere , cEe una

taga Cerna lefuflc da un fiero Lupo di grembo tolta,& flrangolata; fignifi-

or volendo per ella, il piecbfo cafo^che poi alla sfortunata figliuola anuen-

Bccon il motto dicen te.

Qgel ch'cfjcrdeue ilfognofcuopre,ty due.

Si coracaltrouc col uetlo chediceua.

fiimogliDtifiptrloruoglie infogno.

Si vedcuaNeftorc apparire al dormenteAgamennone, 6c erporgKli uo
lootàdellommoGioue. EccomenelTettimo,€d ultimo fi dimofirauai'an*

dcauianza di far iacrifitio come deità ueneràda al sonno in compagnia del-

IcMufe, cfpdmendolo con un faaificato animale fopra un’altare,^ col vec

(bdiceoie.

tanfigrifkiO(dmno,c^ dStUlufè.

Eran tutte tjuefte hiftoriettefeompartite poi,8c tenute da dioerfi Satiri,

(c Baccanti,& putti,& Streghc;& con diuerfi notturni animali, & fettoni,

papaucri refe uagamente liete, et adorne: non fenza vn bel tondoin ucce di

feudo neirvlrimapartedel Carro pofto,incuil’hiftorìad’Eadimione,eidel

la Luna fi uedcua dipinta:clTeBdo tutte le cofè,comc s?e detto, con tanta leg

giadtia,& gtatia,& paticn tia,& difegno condotte,che di troppa opera ci (a

rebbemeftiero a uolereogni minima fua parte con la meritata lode raccon*

tate . Ma quelli di cui fi difie,che per figliuoli del sonno in fi ttrauaganti abi

ti in fui deferirlo Carro polli erano:cantando a principali canti della città la

feguenteCanzonepareua con la fcauiflima,& mirabile loro armonia, che

neramente un gratioriirimo,& dolce sonno Regl’alcoltaBti di indurre fi sfi)r

sadero dicendo.

HorchckrugUdofi

Albafa KonéneUd a pianger chiama:

Quejìi,cbe tantou^m
SONNO gran padre no/lro,G‘ delPombrofa

Kottefigliojpietoja,

Btjàcrajchteranoi

Vi SO GNi,céelledonne,moJkaiuoL

Ferche’lfoEepersero

HumanfiJcorga,ch( feguendojì/ò

Ainor,FamatS^arci(b,

Et BcflettójCr EJcchezninuanfentUré^

La notte,tl giorno mtero^

S'aggira,alfine infieme

Perfrutto ha la ?azia,deltUQ belfem.

Accorre fcor dun<lue iluofko

Ten^o miglior{fendete in do(he chieda

Nite«r4,cr rton maifede

Haggiate àtArte,che quaflaf^omofira

Cinto di perle,G’ éofiro

Volcet^tnuitayfy’picre
,

-

ion/epromej^ SoGNl> * Z Zzzs 3»
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fZ)f/ Cafiello..

Ariando poiakraaoha‘speitacolo;& hauendofukgra'i.

diOIma piazadi santa Maria Nouella fatto eoo 6ogo!s

maeftriafabbricarc un belhìTimo Caftello con tutte lede

bite ciccuftantie di Baluardi, di Caualieri, di Caiematte,

di Conine,di loffi,&contrafoffi,& porte regrcte,&piie

fì,& finalmente con tutte quelle auuertenze,ckeaUcÌrao

ne,&gagliardefortificationifiric€ccano:&mcfloui<ieti

tro una huoua quantità di ualorofi foldati con un de principali, & pianola

li Signori della corte per Capitano,oftinaro a non uolcr per niunaguilad-

ferprefo-jdiuldendo in duegiornatcil magnifico spettacolo, fi uidc nella pii

ma con belliffimo ordine comparire da una parte una buona,&ornatilÌinii

bandadi caualli tutti arcnan,& in ordine,comefe con ueraci inimici afeoa

tar fìdouefiero,& daH’aitra in lembianza di poderofo, & ben infirutto da

citCKalcuni (quadroni di fentecia co loro arncfi,& carri di munitione,&At

tiglÌeria,&6Gloroguaftatori,& viuandieri tutti infiémcriftretti,comcne}-

Ic proprie,dcbcn pericololeguerre coftumar fi iuolethaucndo anche qncÉi

un peritissimo,& ualorofiffimo signore limile per Capitano, chequa^i'li

trauagliandofilìuidefarmoltonobilmencel’ufitioruo. Et cflendoijBtÈi

da qtieidi dentro fiati in uaricguire,& con ualore,& arte piu uolte ncono

fciuti,& con grande ftrepito d’archibufi,& d’artiglierie efleodofiappiccaa

horcon caualli, &hor con fanti diuerfcrcaramuccie,&prcfo,&daioeari-

che, Ccordinatocon aftutia,&ingcgnoalcuncimborcate,&altricofifiiti

bellici ingannijfi uide finalmente da que di dentro, quali che oppreffi dalli

troppa forza,andare a poco a poco ritirandofi:& inuUimo fembrarc d'effe*

re al tutto a rinchiuderà dentro àfCaftello fiati coftrem. Mailfccódo giot

iioCquafi,chelepiattaforme,&laGabbionat^i,&piatatoranigIieria laQ«

ichauefl’ero)li uidde cominciare unamoltohorFÌbile'batteria,chedigeiu*

re a poco a poco una parta della muraglia a terra Icmbraua, dopo laqoale,

& dopo lo icoppio d’una Minajchcda un’altra parte per tener diuertirigl’a

Itimi pareua che aflai capace adito nella muraglia fatto haueircjticonofauti

1 luoghi,& fiando con belliffimo ordine la caualleriain batiaglialiiiideqBa

do uno squadrone,& quàdoun’aliro,& quale con fcale,6c qualfeozamoo

ucrfi,&dare a uicenda molti,& terribili,6c ualorofi afialtij&queglirimefi

lì piu uolte,& da quegl’alcri Tempre con arte,& con ardire,& conofimadc*

nefofienun parcuainfine comelaffimauoiuuintidiequeidi.danuofbofi

fi follerò con quei di fuori honoraramente accordati aconcedet loroillBó-

gujufcendofene con mirabiietòddisfationé de riguardanti in ordioaraì»

le loro iafe^nc spiegate, lamburi^Òc con tutte le ior luiite bagaglie.
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Delia (jeneologia deglt Dei.

E G G Es 1 di Paulo EmiliojCapitan {ommoxlc uirtuofxfe

coli fuoijche non meno di marauiglia parfe della pruden

za), ficualorfuo-a popoli Greci,& di molte altre nationi,

che in Amphipoli eran concorfi celebradoui dopo la vit-

toria confeguita uarij,&iiobiIiffimi spettacoli,che prima

uincendo Perfeoj&doroandogloriofamentela Macedo
nia fi hauefie porto nel maneggio di quella guerra ,

che

fi] non poco difficile,&f"aticora:urando dire non minor ordine» ne minor
prudenza ricercarli,&quafi non meno di buon capitano eflerq ufitio il Tape

renella pace ben preparare un cóuito i che ncllaguerr^il f^per bene in efer

dtopcr un fatto d’arme rapprefentareiperlochejfe dai gloriofo Ducajnato

afarc tutte lecofe con grandeza,&: ualore quello medeumoordinej& que-

lla raedelìma prudenza fu in quelli spettacoli dimollrata;& in quello malli

mamcntCjche adclcriuere m’appareccbiojcrederrò , che a sdegno non fia p
eilergli.fe tacere non baro uoluto,che egli ne fufiealcutto inucntore,& or-

dinatore,& in un certo modo diligente efiecucorc: trattando tutte le cofe,

&capprefentandolepoi con tanto ordine,& tranquillità, & prudenza, &
tanto magnificamente,che ben può fra le molte fuegloriofeiAtrioni, ancor

quella con fomma lua lode^anouerarii . Hor }arfian,d(> achi prima di me,
con infinita dottrina,in quei tempi neieriHc>&: ritnettédo a qaeU'opera co

lorojchecutiofamentcuedercercallerojcomeogniminima cofadi quella

jMafcherata,cbédeIla GENEOLOGIA DEGLI DEI hebbeilucolo,fu

con l’autorità de buoni fcrittori figurata
, ic quel che io giudicherò in qi^

ftoluogo louerchio trapallàdo-ditò che fi come fi legge ellere alle noze di Pe
lco,& diTeti ilari conuocati partedegl’antichi Dei a renderle fenile,

dicofi a quelle di quelli nouelli eccellenti{Emi Spofi,augurandolii.baQnila

tDcderimafchcità,&contcnto,&aflìcurandoliinoceuoli,chcnoiofenongU

latebbero,parfe che non parte de-medefimi Deijma tutti, non chiamati,

macheintrodurfidoue(lero,ehe,plefte{Hallaroedefima cagione uenutiui

iulIerQ. llqualconcettodaquattrojnadtigalijchefiandauano diuerfamé

tene principali luoghi (fi coroeinqaeldeSognifièdetto)&da quattro pie

tufiimiCoricaBtar^Ojin quella gutfapareuaiche leggiadramente esp^efljO

fifulTe, dicendo.

V(dtd,cbt^no ed delfmci rimbombi

Drlk leggiadra spojà

.

ebe’n quejh riaa herhofx

D’Aruq, C(tpdicU,cr pffrOyXlma Cotom&.a

Hoggi ìieufen «o/a,cr dolce po/àj

Da /a ceUjìefede fca noi qui tratti,

. Perche piu.kgffddr'atti

^Et beUeza pittuaga,c:r pi»felice

^Veiergiamnonlice.
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He purUhafe^tofii

Vidayò fLOKA,fjl(i>cUc*lmetuedit(e,.

TrdggiowifdCe tue riue

,

AUillumtyelSolieUjinouelU SPOSA'
Che piujche maigioiof^

Vifuo bel feggioy 0'freno ,

AlgTMi Tojeo dùùn corcafi infeno .

Da bei lidi, che miti cdldo, ne gielo

Difcolora, uegnam: ne ui credìutt ,

Ch'altretante beute

Schiere, erfunte non hiébia il biondo, <l Cielot
'

K u uofiro terrer, uelo ,

Bt lorfouerchio lume

Q«f/?o, cy ptlidcontende umicenume .

Hu punti il Cielo, hu quunti

iddij U terru,cj Nndu ul purer uojko

,

I.ÌU DIO foloèqueU'un,cheHfommochioJìr0

AlberguinmezoumiUeAngeUfunti,

A cuifolgiunte auunti

VofunlepeUc^ine,

"Btflunche unirne uì fine , ulfin del giorno,

TMffo uUegrundo il Ciel del suo ritorno

.

Credo di potere ficuramente affermare,che quefta maicHcfata CtnacHuj

da poierfi iolo condurre per roano di prudente , 3c pratico , & ualorofo,&

gran Ptincipei& in cui quafi tutti i fignori,& gentirhuomioidella cittì,

&

foreftieri mteruennero^iuiTe fenra dubbio la piu numerofa, lapiu magoifi-

caj& la piu splendida,che da molti iecoli in qua ci fia memoria, che in nera

luogo ftata rapprelentata fiaieflendo fatti non pure la maggior partedeoe-

ftimenti di tele d’oro,& d’argéto,& d’altri ricchiffimi drappi, & di pelli ooe

il luogo lo ricercaua,fini{Iìmeiroa uincendo l’arte la materia compoftifopri

tutto con leggiadria,& induftria,& inuentione fingolare,& mcrauiglioH

Kt perche grocchide riguardanti poteflerocon piu fodisfetìonc mirando,

riconofeere quali di mano in mano fuflero gli Dei,che figurar fi uolcuanoi

conuencuol cola parue d’andargli tutti diftinguendo m uentuna squadrai

preponendone aciafchedunaunOjchepiu priucipalcpateua,chercpu(irft

doueffc,&: quelli per maggior magnificenza,& grandeza, & perche cofilo»

no dagl’antichi Poeti figurati,facédo fòpra appropriati carri,da lor propni»

Cc particolari animali tirare. Hora in quelli Carri,che bclli,&capricaoii,

& bizarri oltre a modo,&d’oro,& d’argento splendidiffimi fi dimofcaua*

ni-;& nel figurare i preferirti animalijchcglil tirauano proprii,& natutalii

fu fenza dubbio tanta la próteza,& eccellentia degl’ ingegnofi artefici, che

non pure furon uin te tutte Je cofe fino ali’hora fatte fuori, & dentro allaat-

ta.reputatacem tutti i tempi maellrafingolariinma>maconmfinita menai
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toUc del fattola speranza a ciafcunojchc mai piu co/a ne fi hcroica,nc

cpropria ueder fi potefle. Da quegli Dcij adunque poi che tali furono,che

«rime cagioni,Seprimi padri degl’altri Ton reputati incominciandoci,andre

iB0CiafcandeCarri,&delIcsquadre,chegIiprecedeu3no defcriuendo;&

KacbelaGeneologiadegli Dei firapprefentauata DEMO G O RGONE
^mo padre di tutti,&al iuo carro faccendo principio diremo,che dopo vn
fago,& leggiadro,& d’Alloro inghirlandato Paftored’an tico Poeta Hefio-

(ìo rapprefentante,che primo nellafuaTheogognia degli Dei cantandola

lot Gencologia Icriireidc chein mano come Guidatore un quadro, & gran»#

(le,& antico V ellìllo portaiiann cui con diuerfi colori il Ciclo , & i quattro

elementi fi dimoftrauano.’cflendoui in mezo dipinto un grande, & greco

0 attrauerfato da un /crpcte>cheil capodiSparuiere haueua:& dopo otto

Tróbettijche c6 mille gratiofi giuochi atteggiauano, figurati p quei Tibici

nicheptiuan di poter cibarfinel tempio, per sdegno a Tibure fuggendofi

(iifonoa Romaaddormentati, &hebbriinganneuolmenie, & con molti

pnuilegi ricondotti: da Dcmogorgonedico incominciandoci fi uedeuafot

IO forma d’una ofcura,6£ doppiaSpclonca il pdetto Tuo Carro da due fpaué

teuoli Dragoni tirarfi:&p Demogorgone un pallido,& arruffato vecchio fi

gurandojtutto di nebbie,& di caligini coperto, fi uedeua nell’anterior par-

te della Spelonca tutto pigro,& nighitto/o giacerli ,efiendo dall’una parte

mefloin mezo dallagiouaneEternità,di uerdi drappi ( perche ellamainon

inuecchia)adcrn?,& dali’ahra dal Chaos,chc quali diana mafia lenza ucru

naforma haueua fembianza. sorgeua poi fra la prelprittaSpelóca, che le tre

ptefcritte figure contcneua un gratiofo Colletto, cuwod’Alberi, Sedi diuer

reherbepicno,edadornojprcfoper la MadrcTerraùn cui dalla parte di die

trofi uedeua un’altra spelonca,benchepiu ofcuradelladercnttaj&.piu ea«

ua, nella quale l’Hecebo(nc}!a guifa.che di Demogorgone fuo padre fi è det

io)di giacere Umilmente fcmbraua.& che fimilmentc dalla Notte della;Te5

rafigliuola con due putti l’uno chiaro>& l’altro ofciiro in braccio, era dall’»

oa parte meflo in mezo,& daU’aitra dall’Etbere,della predetta NoitCiSc dal

predetto Herebo nato,che fotto forma d’unrilplendétegiouanc co una tuz

china Pallaio manoparucche figurar fi douefle. Ma a pie del Carro poi fi

nedciiacauaìcarela Dilcordìa feparattice delle confa fé cole,.& perciò con-

leruatricedel mondo da Filolofi reparata;6^ che di Demogorgone prima fi

gliuolaè tcnuta;& con lei le tre Parche, che di filare,& di troncar poi diuer

fifilifembraiiano. Mafotto laformad’ungiouaneiutiodidrappi turchi-

ni oefiito fi uedeua il Polojche una terreftte Palla in m3nohaueua:in cui,ac

cennando alla fauola,che di lui fi con ta.pareua che un vafo d’accefi Carbo-
ni,chefottogliftaua,molte fauilleafperfc baaefie:& fi uedeua Pithone di

Dcmogorgoneanch’egli.figiiuoÌo,che tutto giallo,&con una affocata roas«

fainmano,lembrauad’efierfi col fratello Poloaccompagnato. Veniuapoj
dopolororinuidiadeU’Her€bo,& della Notte figliuola,& conici lotto for

ma d’un pallido,& tremante uecchiOjche di pelledi fugace Ccruo raccon-

ciatura di cefta,& tutti gl’altri ueftimen ti haueua.ilT iraoie Aio fratello.

MadopoqueftiC uedeua tutta nera, conalcune branche d’Hcliera, che di

«bbarbicacahauciIafcmbrauanolaPcrtinacia,cbccon loro del medefimo
Teme
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Teme c iuta,& cKe col gran tiado di piombo,chein teftahaueu3,'dana(egft0

dcirignoranza con cui la Pertinacia efler congiunta fi dice . Haacoa cofcei

in Tua compagnia la Pouectà fuaToreIla,chc palhda,6c foriofa, & di nero ne

gleitamcntc piu prefto coperta,che ucftita,fi dimoftraua. Etera con lorola

Fame del mcdefirao padre nata anch’ella,& che pateua, che di radici, Jcdi

faluatichehcrbeandaflepafcendofilaQiierelapoiiOil Rammanoadi qae*

fteforclia, di drappo tanècopcrta,& corna querula Pafierasolctaria,cbcitti

laccóciatura dì reftà ferobtaua d'hauergli fette il nido fi uedeuadopocofto-

ro molto maninconicamente camminare,& haucrein fuacompagniaralai

commune forella Infernità detta,che per la magreza, & palidezaiua, &p«t

la ghirlanda,& perii ramicellodi Anemone,chejnman tcneua troppo ben

faceuada riguardanti per quelche l’era conolcerfi . Hauendoralcrafortlla

Vccchieza dall’altro lato, tutta canuta,& tu tta di femplici panni neri ucftju,

cheanch’cllanonfcnza cagione haueua un ramo di Scoccio in mano. Mi

rHidr3,& la Sphinge di Tartaro figliuole,nellaguifa,che comunemente fi-

gurar fi fogliono fi ucdeuan dietro a coftoro col medefiroo bcirordincueci

rc;&dopo loro tornando alPaltrc figliuole dcl!'Herebo,& della Notte, fisi

de tutta nuda,& fcapigliata con vna ghirlanda di pampani in tefta, tenendo

fcnzauèrtjn freno la Bocca aperta la Licenzàicó ali la Bugia fua forella,wi-

fa di diticrfi panni,3i di diuerfi colorì coperta,cd inuoltai& con una Gaza
^

maggiore dichiarationein tefta,& con il pefee Seppia in mano accompagna

tas’cra. Haueuanoquefte,checon lorodiparicamminauailPenriero;fin-

gendo per lui un vecchio tutto di nero iieftito anch’egli. Se con una ftraai-

gan tcaccUUdatura dinoccioli di Pefea in teftaimoftrandofi lotto i ueftimn

tijchctal’horafuentolandos’aptìuano il petto j & tuttala peifona ellercà

mille acutiflìraespine punra,& trafitta. Morao poilo Dio del biaritno,'&

della maledieeniia fi uedeua lotto forma d’un curao,& molto loquace v«.

chiodopocoftoro uenirc:& con loro ilfenciuilo Tagete tutto nfplcndenie

(benché delia terra figliuolo )main tal modofiguraioj percioche primofi

deH’attc degl’Arulpici ritrouatorejrofpenBendogii perdimofttationdiqad

Ia|uno sparato Agnello al collo,che buona parte degrintcriori dimoftraua.

Vedeuafi fimiiraente fiotto forma d’un grandiffimo Gigante l’africano An-

teo,di coftuiffatellojchedi barbariche uefticopertocon un dardo nellade

fìra mano,pareUa,che della decantata fiercza uolelTe dar quel giorno mani-

fcfti fiegnali . dopo coftui fi uedeua fieguitare il Giorno deH’Hcrebo fi-

inilmente,&‘ della Notte figliuolo.'fingendoanche quefto un rifiplendente,

lieto giouanCjtuctodi bianchi drappi adornoy& diOrnwoghalo incoto

natonn compagnia di cui fi uedeua la Fatica fiua fiorella, che di pelle d'AbDO

Oeftitajfì era della refta del medefimo animale con gl’elcuati orecchi noe sé

23 rifio de riguardanrijfatto cappello . Aggiugnendoui per piegacura due

ah di Grù;& perl’opinionc,chefi ha,chegl’huorniniindefcfiiallafaticatfli

da,hauendogli anche le gambe della medefiraa Gru in mano melle. BGia

nmenio poidamedefimigenerato,lbttoformad’un uecchioSaccrdote,nt

to fpauentato per un Gioue uendicatore,che in man tencuaj chiudendo tot

ta la squadra al gran padre Demogorgone attribuita,& tcneua a coftoro ó

pagnia.
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ji^ioion^o con quefte deità bafteuolmchtc^haucr tnofttoi’principiì di

può gì’aliri Dei^uì fiae a f^uìtaad del primo Carro fu pollo ..

CarrofecondoACkIo.

A nellccondo<!ipiùuagauefta,cheaIloDfo CIELO fu

deftinato deldclcricco EiherCs& del Giorno tenuto da al

cuni figliuolo fi uedeuaquelto giqcòdo > Se giouane Dìo
di tucidiifiraefielle ue{litOj& con la fronte di zaffiri meo
ronata,&convnvafoÌQ.tnano encrouiunaacccfit fiam-

mafét^refiir unapalla turchina tutta delle quarantotto

celefii immagini^ipintà , Sc adornarnel cui Carro tirato

dalla maggiore,& minor Orfamoce quella per le fette,& quella per le uco-

tuoa stelle^di che tutte alperlè eranotfi uedeuan per adorno. Se pompofo ré

derlocon belli{fimamaniera,& con gcatiolòrpartimen todipin te lette delle

huoledcl medefimo Cieloifigurarido nella primajper dimollrarc non fen«

za cagione quell’altea opmionejChefene^ne^t-Ui^onalcimento, chedalla

Terra eilerfeguitofidicetficomenellalècondan uedeuala coiun rione fua

có la foedefima madrcTerraidi che nafceuano oltre a cnolt altri Cortoj Bria

tco,&Gige,cbecentoanni,& cinquanta capi per ciafeuno hauere hauuto

B ciede:& ne nafceuano i CicIopi,cofi detti dal lolo occhio,chein fronte ha
wuano. Vedeuafi nella terza quàndoè’rinchiudeua nelle cauernedella

prefcrittaTerraicommunifigliuoii perche uedernon potefierola luce, fi

«me nellaquarta per liberargli da tanraopprellione fi uedeuala roedefiroa

madreXerra confortargli a prendere del crudo padre necefiatia uendetta:

per io che nella quiniagl’ecan da Saturno tagliati i membri geniali i del cui

jaogueparcua.chc da una banda le fùrie, &-iGjgan ti nalceflerojfi come del

laspumadell’altra.che in mare d’eller caduta lèmbrau3,fi uedeua con diucr

fo parco produrfi la bellilJima Venere ; ma nella fefta fi uedeua efprella ql-

l’ira,checo Titani hebbetperefiergli da loro fiati lafciati^come fi èdettOjige

Diali tagliarej& fi come nella fettima,ed ultimarfi.fcorgeuafimilme.n te <]us

fio medefimo DiodagTAtlantidi,adoratfi,5celIerglireligiofamenteedifica-

ti Tempi, écAItaciii Maà pie del Carro poj(fi;comcneiràlcrofi.difle) fi uc-

dcaacaualcareiloeroj&uecchioj&bendato Atlante,chedi hauer conierò

buftcrpalicfofienuto il Ciel® hauuto ha norae:péc Io che una grande,&tùr
china,& fiellata paJIain mano fiata melTa gl’era: ma dopo lui con leggiadro

abitodicacciatorcjfi uedeua camminareil bello,& giouane Hvadeluo figli

Bolo,a cui faceaan compagnia le lette lbrdle,Hyade anch'elle dette: cinque

delle quali tutte d’oro rifpiendenii,fi uedeuano una cefia di Toro per ciafeu

naia capo hauere.'percioche anch’eflc fidice,cheornaroento fono della te-

iadei celefie Toro,& l’altce due,come manco in Cie! chÌ3re,parue, che di

togcntaiu drappo bigio ueftir fi doueffero , Madopo cofiorojper fette altre

fimiii fteilcfigurate,lt^uiuanoie lette Pleiadi delmedefimo Atlante figlino

led“Qnadcllequali,pcrciocheanch’ellapC‘Colucidain Ciel fi ditiìoftra,del

i&edcfimoj&rolo^appo bigio parue,chediceuolméte adornar fi douefie.

A A A a a a
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iicomel‘aUretópetciocherifplcadenti,&chUre fono,fiue3«uflo wflc

f

’arti dinanzi lUCtepecrinHnito ore lampeggiate,&nIucere:c0édoi&qii£Ì

e di dietro di folo puro,& bianco ueftimento coperteidcnotarepercio do-

lèdo,che G come al primo apparir loro pare,che la chiara,& lucida Hate bali

.bia.principio;cofi parrcndcmG-acde,chcroÌcuto,&ncuofoVernocila(da»

no: ilche era anche eipreilo dal racconciatura ditela,che la parte dioaitzi

-di uariatefpighe conterà haueua,G come quella di dietro pareua, che moa

di neui,& di ghiaccio, óc di brinate comporta lufle. Seguiua dopo coSoto

il uecchioLSc deforrtie Titano, che con luthaaeuaPaudace, &fiero lapeto

laortghi>olo:-maPrometheo,chediIapetonacque}rtuedeuaiuctograue,4:

venerando,dopo coftoro con una ftatuetta di terra nell’-una delle mani, &
con una face accefa hall’altra uemre^denotando il fuocojche finodi Cieioa

Giouehauer furato fi dice: ma dopolui per ultimi,cheJafchiera del iecon-

doCarrochiuderterOjfiuedenanocon habitomorefco,&conuna tcftadi

religiofbElefante per cappcllouenirefimilmen tedile degli Adantidi,dle

primj,come fi difle,il Cielo adcwaronotagg-iugRcndo per dimortracionetlti

-lecofe,chc dalorone primi faprifìfij ufate furono adàmboinmanouDgra

mazo di Simpullo,di Mappà>di'Dolobfa,& di Acerra,-
-lOi. .

Carro.ierXo diSaturno

,

ATV RNO di Cielo %Iiiiolo tutto uecchió, &biiaa,

& che alcuTvi putti aftidamentedi diuorar-lenibrauaikb

bei! terzo non men delValtroadotnatoCarrojdaducgó

di,& neri Buoi drato.per acciefcimentodellabellezaàl

quale, fi comein quello fette cofrin queftocinquedeL*

fuefauoleparue,che dipignerefidoueflero:&-p«raopc

ia prima fi uedeua quefto Dio edere dalla moglieOpisb

pragiunto, raentre-con labellài^ uaga Ninfa Philiare a gran diletto fi gii*

. ceua;per lo che effcndo coftrettoa trasforraarfi,per non eflerdalciconofcia

to in Caual!o,parcuath6<liquelconiungimento nàfcefle poi il Ccwaiiw

• Chirone. Si come nella feconda^fióedeual’ahrofuoconiungimentoojDU

latina-Enotria;di cui Iano;idyrano,PeUcc,& Fcfto adunmcdefimopaitO'i

. dotti furonojperi quali fpargendoilmedefimoSatnrnonelgenetehumaDO

la tanto utile ihuenttone del piantar le viti, il vino, fi uedeua Uno in

Larioarriuare, 5c quiiù infegnandoai rozi popoli k ptteroa muentiooc:

beendoqueilagenteinremperatamenteilnoueilo,& piaceuolilfimoiiqQO-

re,& per ciò poco dopo fummer-fi in un profondiflìmo sonno, risueghatifi

nalménte , & tenendo d’edere ftatida lui auuelenati; fi uedcuanocmpiaac

le rrafeorrere a !apidarÌ05& ucciderlo, per io che còmodo Satornoadira,»

gartigandoli conunahorribilidìma Pertilen-Z3^^areuafinalmente,peiglbu

mili preghi de mifcD, òc perurvTempio da loro fu la RupeTarpeiacàtica-

togli, che benigno,& placato fi rendede. Ma nella terza fi uedeua fignrau

poi quando udendo crudelmente diuorarfiilfigiiuoio Gioue, gl’eradalfa:

corta moglie,& dalle pietofe figliuole mandato in quella ucce dSaflbakpu

.le DtB#
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{frroadatoloroindietrodaluijfiuedeua rimanerne con infinita triftex*

p,&amariiudinc . Si come nella quarta era la medefimahuola dipinta

(di chenel paflato Carro di Cielo fi diiTe Jcioèj quando egli tagU’aua 1 geni

ùlial predetto Cielojda cui i Giganti,& le fiiricj & Venere hebbero origi-

ee. Etfi eomencirultimà fi oedeua fimilmente,quando dà Titani fatto pri

gionecra dal picrofo figlioolb Gioue liberato . Per dimoftrar poi la creden

ta,chc li ha, che l’hiftorie a tempi di Saturno primieramente cominciafic-

foalcriuerfixon l’autorità d’approuatofctitcore fi uedeua figurato vn Tris

toncjcon unamarina Conca fonare,& con la doppia coda quali in terra fit

tichiudcre l’ultima parte del Carro la pie di cui ( fi come degl’alrris’èdec-

to)fiutdeuadi uerdi panni adorna, & con un candido Hermelli no in brac

ciò, cheun aurato Collare di Topatij al collo haueua,^una honeftifiima ver

Etne, per la Piidicitia prela: laqualecol capo, & con ia faccia d’un giallo v«

locopertahaueua in lua compagnia la Verità sfigurata anch’ella fotte for-

ma d’onabelliflima,&deiicata,&honcftagiouane:coperta foloda certi po
<hi,&trafparcnti,&candidi'veli;queftecon molto gratiofa maniera cam-
tnioandojhaueuano meflo in mezo la felice Età dell’oro; figurata per una va

ga, & pura Vergine anch’ella, tutta ignuda,& tutta di que primi frutti dal-

raicrrapecfeftefTaprodottijCoronatajedadorna. Seguiua dopo coftoro

dincri drappi ucftitaiaQuictc,chcunagiouanedonna,ma graue molto,

&

veneranda fembraua,& che per acconciatura di tefta haueua molto maeftrc

oolmente comporto annido; in cut una uecchia,& tutta pelata Cicogna pa

rena, che fi giacelìe; ellcndo da due neri Sacerdotiin mezo melTa, checoro-

natidi Fico,& con un ramo per cialcuno dcfmedefimo fico nell’una mano»
€^conuu nappo encroui una rtiacciata di làrina,& di mele nell’altra, pare-

Ba,chedimoftrat con eflauoleflero quellaopinione, che fi tiene per alcuni,

cfeeSaturnodellebiadefufled primo ritrouatore: per foche i Cirenei, che

tali erano idue neri Sacerdoti, Il dice,che delle predette cofe foleuan fargli

isagrifiiij . Erano quelli daduealtriRonTaniS^erdoti feguitati,che di

oolcreanch’clfisagritìcargli quali fecondo l’ufo moderno alcuni Ceti parc-

ca,chedimoftrafieror poi chedall’cmpio coftume da Pelasgi di fagrificare a

Saturno gl’huoraini in Italia introdotto;!! uedeuano mediante Tefcmplò

d‘Hcrcole(che fimili Ceri ufaua) liberati
.
Quefti,fi come quegli la Quiete

mettcuanoanch’cffiinmezola ueneranda Vetta di Saturno figliuola, che
ftrettiffima nelle spalle,& nefianchi a guifa di riconda palla molto piena,

&

larga,di bianco ueftita,portaaa un accefa lucerna in mano ;
ma dopo[cofto-

rechiodcndo per ultimo la terza squadra, fi uedeua uenirc il CentauroChi
rene di Saturno,«)mcfi è detto, figliuolo;delIa Spada,& Arco, & Turchas-

(ò armato: & con lui un’altro de figliuoli del medefimo Saturno con il ritor

tolitaofpcrcioche Augure fu}in mano, tutto di drappi uerdi coperto, & co

baccello Picchio in certa: poiché in cale animale,(ècondo,che le fauolc nate

faoo fi tiene,che da Chitone trasformato fuller

A A A aaa 1
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Cam piarlo del Kolc^

.

Adllo-splendidifiimoSolefuilquarto tutto lucido, &Tatto

doratOy&jngemrnaio Carro deftinaro, chedaquatuouda.

ciflìtnij&alati deftrieri fecondo il coftumc tiracoifiucdciiacó

unaacconciaturad’unDeifinOj&d’unaVelain teftala-Vcb.

cita per Auriga hauereàn cui,ma con diuerfi spartiraenii,é{

gratiofi,e uaghi quanto pia immaginar fi po(l3,erano fette delle fue iiuole

(fi come degraltris'èdetro)dipinie}per la prima delle quali fi uedeuailcjfi)

del troppo audace PhetótCjChemalieppe quello medefimoCatroguidirt;

fi come per la feconda fi.arcuala mortedel serpente Phitonej& periata*

za il gaftigo dato al temerario Marfia; ma nella quarta fi ucdeua quando pj

feendo d’Admeio gl’acmenti uolfe un tempo humile, Se paftoral uitamtai

re: fi come per la quinta-fi uedeuapoi,quando fuggendo il furor di Tiphto

fu in Corbe aconuenirfi coftretrordc coanenella (cfta furon ralttefuecoos

uerfioni prima in Leone,& poiin Sparuierefirailmen te figura té: vegger.i)

fi per l’ultima limai iuogradito amore daliafugace Daphne»cheAllòtfi;CO

meènoriflìmo) perpictàdegli Dijfinàltnentediuenae .Vcdcuafiapiedtl

Carro caualearfiO!tutteaiate,& di diuerfeletadi,& colori IHorc del &lca

celle,& rainiftrejdelle quali cìafeuna a imitation degl’Egicij un Hyppopoa

mo in mano portaua,&era di fioritìlupini incoronatardietro alicquali(ilt9

fiume Egitio pur reguifado)fi uedeua forco forma d’^n giou«ic umodil*

co ueftito,& con due cornetti ucrfola terra tìuolti iu teftas&d’oticmalpali

mainghirlaodatoil MefecamiBÌnare,& portare in manou!ìVitcllo,chera

fol Carro non fenza cagione haueua:madopo coflui-fvuedeuacaitirainjri

milmcnte l’anno col capoturtQdighiaccij&dincuicopettOj&eonlcbiiC*

eia fiorite,& inghÌrJandate*& col petto,& coi uentre tuttodi spighe ador-

no:fi come le cofcie,& Icgambeparcuano anch’efle tutte ellcredi meflob

gnatc,& cinte,portandoumilmenteneli’una mano per dimoflrationedd

fuo rigirante corfo u« rigirante Serpen te,che con la bocca pareua, chela»

da diuorar fi uolefIe,& nell’altra un' Chiodo con che grantichi Romanifi

legge che tener ne Tempi) foleùano degl’anni memoria: venula laroflèg^

te Aurora poi tutta uaga,& ieggiadta,& fnella con vn gialloniancelleito,ct

con una aoucalucetnain mano^fedentecon beliiilìma grada fili Pegba^

Cauallonncui cópagnia fi uedeua in abito sacerdotale,& con uq oodc^

baflonc,& un rubicondo serpen tein mano,&con'Un canea piedi il medi»

Efculapio,& con loro ilgiouanePhctonte,del So!c(ficomcEfcalapio)figIi

uolo anch’eglijche tutto ardente,rinouandola-mcmoria del fuo infelice a*

fo,pareua,che nel Cigno,che in manò haueua,trasformar fi uoleflc.Oiteo

poi di quelli fratello,giouane3& adornorma dipcelentiagraue',& ueacc^

Ìe,con laTiara in tefta,fembràndo di fonare unornatiflìma Lira,fiuedeM

dietro a loro camminare; & fi uedeua con lui rmcantatrice Circe dclSoleà

gliuola anch’ella,con la tefla bendat3,che taleerala reale infegna,&con5M

(tonale abico:la quale in ucce di scettro pareua che tenelle in maao aanni
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allodi LaricCj&vn diCedrojCocuifumi fi dice,chcgra parte deg’incaota»

otad faci fabbricar foleua: male noue Mufe con gratiofo ordine cammi»
Bando,con belliflìraofinimento chiudeuan l'ultima parte deldcfcritto leg-

giadro Drappellorle quali lotto forma di leggiadnflìmc Ninfe ,^i piume di

Gaia p’ricordazadeì)euinteSircne,&di altre lotti di penne incoronate, co

diuedì mufichali mfirumen ti in mano, fi uedeuan figurate'; bauendo in me
io’airultime,che il piu degno luogo teneuano,meflo,di neri,8c ricchi drap

pi adorna la Memoria delle Mufe madreitenente un nero cagnuolo in ma-
no,per lamemoriaiche in quello animale fi dice clTet mirabile.^ con Tacco

dataradi tella llrauagan temente di uariatiffimecofecom polla, denotando

k taDie,&fiuariatecofe,che la mcmoriaèhabile a ritenere.

Carro cjuinto dtGìou<lj .

L gran padre poi deg!’Kuomini,& degli Dij G I OV E ,diSa-

curno figliuolo hebbe ilquintofopcaiacngTaltri ornatiflì-

mor& poropofillìmo Carro: perciocheoltre alle cinque fauo.

le,che come negTaltri dipinte ui fi ucdcuano riccooltre a mo,

do;& merauigliofo era reio da tre ftatue, che pompofillìmo

fpartiméio aiiepreferitte fanole faceuano: dalTuna delle qualiiì uedeua ra.p

prefen tare l’effigie,che fi crede edere Hata del giouaneEpafo.'diloj^ di Gio
nenatoj&dalTaitr? quella della uaga HeIena,chcda Leda ad un parto fu co

. Cadore, Polluce prodociaifi comedalTuI rima fi rapprelèntaua quella del

TAuo del faggio V lille Arcefio chiamato . Ma per la prima delle fauole pre-

dcttcsfi uedeua Gioue conuertito in Toro trafportare la femplicetta Europa
in Creiatfi comepcrlaleconda.fi uedeua con perigliofa rapina fotte forma

d’Aquila uolarfenecol troiano Ganimede in CieIo:& comepetlaterrauo-

kndo con la bella EginadiAlbpofigUuoIagiacerfifiuedeua Taltralua tras

lormatione fattajnfuocoiVeggendofi per la quarta il medefimo Gioue con

uerloinpioggiad’orodifcendcrenel grembo dell’amata Danae;& nella

.quintajed uUima ueggendofi liberarci! padre Saturno chedaTitaniprigio

necra(comc<lifopralidifle)indegnamentc tenuto. In talej&cofi fatto Cac
ro poi,dc fopraunabellillìmafede di diuei:fianimali>& di molte aurate Vit-

torie compofta^con un man telletio di diuerfi animali,ed herbe con tcfto».(l

oedeua il predetto gran padre Gioue,con infinita maeftà federe, inghii lan-

datodifrondi Umili a quelle della comune Oliua,*& ccn una -Vettona nella

delira mano,daunafafciadi bianca lana incoronata;^ con un reale scettro

Della fintdrajin cima a cui Timperiale Aquila pareua,chc polata fi fulle. Ma
nepiedi della fcde(per piu maelleuole,&pompcfa renderla >ri uedeua -da

Dna parte Niobe con ifigliuoli.morireper le faetied’Apo]lo,&-di Diana i&
dalTaltralett huomini combartenn,che in mezo a fe d’auer fembrauano vn
patto con la tella di bianca lana fiafeiata,!! come dali’altro fi uedeua Hercole

&: Thclcojchecon lefamofe Amazonidi combattere moftrauano . Ma a pie

del Carro tirato daduemoltogradi,&moho propriamente figurate Aquile

•li uedeua poi,fi come degl’altri se detto , camminare Bellctofon te di reale

abito,
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habito,& di rcal Diadema adorno; per acccnnarhenio della cui faaola (opta

la preferiua Diadema fi ucdcua la da lui ucciia Chimera j hauendoin faacó-

pagniai! giouane Perfeo di Gioue, & di Danae difcefo.con la foUtateftadi

Medusa in mano,& con il-folito coltello al fianco; & con loro il prefcticto

Epafo.cheunateftad’afiricanoElehnte percappeHòhaueua; maHercoledi

Gioue,& di Alctnena nato, co Tufata pelle del Leone,5:con l ufacaClaua^

liedeuadopocoftbro ueniie;&in fua compagnia bauere Scita il fratcilojbc

che di altra madre nato)ritrouator primo dell’arco,& delie saettetperloclie

di e{Iefiuedeua,chelemani,& il fianco adornato s’era: ma dopo qucfti (ire

dcuano i due gratfofi Gemelli Caftore,& Polluce non meno uagamentefa

pra diie lattati,& animofi Corfieri in militare habi to caualcarc; hauend&di

icuno lopra la Celata,che i’Una d'otco,& l’altra di diece ftelleera confpct&,

vna fplendida fiammella per cimiere,accennando alla faluteuol luce, cheog

gì di santo Hermo è detta,che a marinari per fegno della celiata tetnpcftaap

patir fuolc,& per le stelle fignificar udendo come in Ciclo da Gioue perii

fegno di Gemini collocati lurono. La Giuftitia poi bella,&giouane,che vna

deforme,&bruccafcmminacon un baftorie battendo finalmente ftrangcla

ua,fi uedcuad'opo coftorouenire, alia quale quatlrodegli DeiPcnandue

inalchi,& duefemmine faceuano compagnia,dimoftrando queft!,beDclj:

in abito barbarelco,& ftrauagante,& benché con un frontefpitiointcfta,

die con labafe airitifn uolta le tefte d’un giouane,&: d’an uecc-hio lofteneiia

pef laùrata'Catena'jche al collo cori un quoreattaccarohaucuano,&perle

Jutsghe,& ampie,& pompofevcffid’clfer perfonemoltOgraui,&di molto,

alto configliotilche coti-gran ragione fu fatto
,
poi,cbe di Gioue couliglic

rfftitono dagrantichiferittori rcjHitati: mai diie Palici diGioue,&diTalii

nati cR' Icona ti drappi"adorni,& di diuerle Ipighe inghirlandati con uualta

re in mano per eiàfcUno S uedeuano dòpo coftoro camminare, co quali lar

ba Re di Getulia del medefìmo Gioue figliuolo di bianca-benda cin to,&có

una tefta di Leone foprauiun Cocodriiloper cappelio-jconteftonell’ahre

parti di foglie di canna,& dì papiro,& di diuerfi moftri;& con lo fcectro,&

una fiamma d’accelb fuoco in mano accompagnato s’cra.Ma Xanro il tro-

iano fiume, di Gioue pur figliuolo anch’egli,{otto humana formalina tutto

giallo,& turco ignudo,&tuttotofo con il uerfantevafoin roano,&Sarpedo

ne Re di Licia fuofratello con maeftreuole habito;& con un monticelloin

mano di Leoni,& di Serpenti pieno fi uedeuano dopo loro uenitqcfaiudctt

do in vltimo l’ultima parte defìa gride squadra quattro armati Curca,chc

Icspade affai fouentei’una conl’altra peicuoreuano,rinouando per dola

memoria del Monte Ida,oue Gioue fu per foro opera dal uorace Saturno fil

uaiojnafcondendo co lo ftrepiio dell’armi il uagito del tenero fanciulloi&a

quali in ultimo,^: con l’ultima coppia per maggior dignità fi uidc con l’ali,

&fcnza piedi quafi regina degl’altrijcon molto fafto,&gEandezaIarup«la

fortuna altieramente uenite.
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£a,rrofijìo é^Pklartc^

,

A Marre il bellicoro,& fiero Dio, di lucidifilme acmi co»

pertOjhcbbc il fefto non poco adorno, & non poco pom
polo Carro,da due feroci,& molto a ucci firniglian ti Lu-
pi tirato: in cui la moglie Nereinc,& lafigliuola Euadne
di bado rileuo figurateuj,faceuano sparti mento a ire del

le fue fauole,che come degl’altri s‘è detto dipinte ui cra«

nojper la prima delle qualiin uendetta della uiolata Al-

cippe,fiuedeuadalui-uccidere ilroifero.figliuolo di Nettunno Jdalirtbo-

no,& per la feconda in fcmbianie tutto amorofo fi uedeiia giacere con Rea
$iluia,&generarneiduegranconditoridi Roma Romulo,& Remoifì
come per la terza, & vltimafi ucdcuariraanereCqualearuoi feguaciafTai

foucDicauuicnc) miferatnente prigione degrempiOthoj & Ephialte.

Mainnazi al Carro per le prime figure j che precedendo caualcauano fi ue-

deuano poi due de fuoi Sacerdoti Salij , de fbliti feudi Ancili , & delle fòli*

(carmi , & ucfti coperti ,& adorni s mettendo loro in'tefta in uecc di Ccla-

tadneCappelli afembianza di Conij :& fi uedeuano eflerfeguitatida ipre*

detti RomuIo,& Remo agnifa di paftori,con pelli di Lupi rufticamente co-

pcrtùmetiendoper diftinguere l'uno dall’altro.a Remo feij&aRoroulopcr

memoria dell’Augurio piufelicedodici Auuoltoineiracconciattjradi tefia»

Veniua dopo coftoroEnomano Redellagreca Fifa, di Marte£gIiuolo an-

ch’eglj,& cKe nell’ima mano,come Rc,un realefcettro teneua,6c nell’altra

Tua rotta carretta per memoria de! tradimento ufatogli dall’Auriga Mirmil

locombactendo perlafigliuoiaHyppodamiacoatroaPelopc di lei aman-
te. Ma dopo loro fi uedeuano uenire A fcalapho ,& ìalracno di Marte an-

ch’eflìfigliuolijdi militare, & ricche abito adorni, rammemorando per, le

•naui, di cui ciafeuno una in mano haueua, il poderofo foccorfi) dajpro con
cinquannnaui portò agl’afTediari Troiani. Erano quelli feguitatidalia bel

iaNinfaBriitona,di Marteiìmilmenie figliuola, con una rete per ricorda

za del fuo mifcrocafo. in braccio dall? non mcn bella Hermionc,cbe
•del medefimo M ART E , della uaghiffima V enere nacque, & che mo-
glie fu del Tebano Cadmo: a cui fi tiene, che V ulcano già un bellifiìmo

Collaredonafierperlochcfiuedeuacoftei, col prefcriuo Collare al collo,

nclleparti fuperiorihaueredi femminafembianza, Renelle inferiori (de*

notando , che coi marito.i «.Serpente fu conuertira) fi ucdeua edere di fcr*

pentino scoglio coperta. :Haueuanoqueftedietroaie con un fanguifioip

coltello in mano,& con uno sparato Capretto ad armacollo, ilmolio in

uifta fiero Hyperuio del medefimo padrsuatoida cuifi dice, che prima
impararono gl’huomini acLuccidere i bruti animali:& colui il non mcn Se

• to £ibolo,<la Marteanch’egh prodotto i fra quali di roflo-abito adorna tur

:io di neri ricami conspcrfocon laspumaute bocca,.& con un RirKJcerotcla

ìJciìa^&CÓuaGnocetalQ in groppafi ucdeua la. «ecba lra .camminaie.
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ms la Fraudc con la faccia d’huom giufto,& con raltrepartijqaali da Dante

nell’in terno defcritte fi leggono:& la Minaccia:pcr una spada,&unbà&o.

ne>che in mano haueua,minacciofa ueraméce in uifia,di bigio,& rododijp

docopertat&conl’apectaboccadopo coftorodi camminar teguicando,£

uedeuano dietro a fe lafciare il gran miniftro di Mane Furore,& U paliidj

& non tueno aM arte conueneuole morte: efiendo quegli di ofcoroToUttr!

fiato turco ueftito,& tinto,& con le mani dietro legate, fembrando iutni

gran fatcio di diuerfe armi molto rainaccioto fcderfi; &quefta tutta pallidi

(come fiè detto)& di neri drappi coperta,con gl’occlii chiufi.non meno^

uenteuoIe,&non meno horribiledimoftrandofi. Le spoglie poi fono fip

ra d’una femmina di leonina pelle adornà,con un antico Trofeo ih manosi

ucdeua dopo coftoro uenire:laquaicpareua,chedi dueprigioniferiti.&le.

gatijche in mezo la raetteuano,quafi gloriar fi uoleflè:haucndodicctoafcj

ultima fila di fi terribile schiera unain fembianza molto gagliarda fenoìitii

con due corna di Toro m tefta,& con uno Elefante in mano figurata per h

Forza:con cui pareua.che la Crudeltà tutta rofla,&: tuttafimilmentespané.

teuole un piccol fanciullo vccidendo,bene,&diceooImeDte accompagoas

fifuflc.

Carrofetùmo JiZJenercj

A diu'erfa molto fu la uifia del ue2ofo,& gentile,&gijM

fo,& dorato Carro della benigna VENERE , che dojig

queftonel feicimoluogofi uedeua uenireitiracodada

placidiffimei&: eandidiirime,& tutte àmorofe Colombe

a cui non mancarono quattro maeftreùolmcntecondofi

te hiftoric, che pompo(b,& uago,& lieto non lo rendei

ro. Per la ptima delie quali fi uedeuaquefia bellillkn

Dea fuggendo il furoredei GiganteTipheo,conucrtitfi in pefccj&petlilè

conda tutta pietofa.fi uedeua fimilmentc pregareil padre Gioue,chcuoldlj

imporre hoc mai fine alle tare fatiche del.trauagliato fuo figliuolo Enea; reg

gendofi nella terza la medefima edere da V uleano il manto conlirece pte<

fa giacendoti con l’amator Tuo Marte:si come nella quarta,ed ultimali veè

ua,non meno sollecita per il prctcritto figliuolo Enea,uenkeeonUtantoia

exorabiie lunone a concordia di congiugnerlo in amoroto laccio eoo lata*

fta Regina di Cartagine. Mail belliltìmo Adone come piu caro amanicii

uedeua primo innazi al Carro con leggiadro abito di Cacciatorecammina

re: col quale due piccoli,& uezofi Amorini con dipinte ali,& con l’ateo, ft

con le saette p3reua,chc accompagnati fi fiitlero: etTendodal mariialcHimc

nco,giouane,& bello feguifati,con la folita ghirlanda di Perfa, & coafacce

fa face inmanoi&daTalafsio col Piio,& có lo feudo,& col Cotl>eiloili,U

na pieno; ma Pitheo la Dea della perfuafionejdi matronale abito adotauó

vna gran lingua,fecondo d coftume Egitiano,en troni un sagtiinofo occkio

in teffa.dccon un’altra lingua limile in mano,m3checon un’ altra finta mi

no era congiunta,fi uedeua dopo cofioro ucnire: & con lei il troiano Pan>
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/e,clicm habitodipaftoreferabrauaper memoria dellafuafauola dì porta

reilaiaIpetIuiauuenturofoPome;fi comelaCotKOcdiafottoformadi bet

U,&graiie,5c inghirlandata donna^con una cazaneiruoa mano , & con un
fiorito fc«tronell’aIcta,pareua,che qucftifeguitaHe; con cui fimilmente pa

reiia,cbeaccompagnato fifu(Ie,conla lolita fàlce^&colgtébo tuttodì ftuc*

ti pieno,lo Dio degi’horciPriapo:& con loro con un dado in mano, Se uno
in tcftaManturna,foHcadaIlcSpofelaprimaicra,che co mariti fi congiugne

nino,tnoltodcuotamcntcinuocarfi;crcdendo,chefcrmeza,& ftabilitàia-

dnrrc nelle uaghc menti per leifi potefle . Strauagantemente fli poi l’Arai -

ària,che dopo loro ucniua figurata,pcrciochc quefta béche in forma di già

oanedonna.fi ucdcua hauerc di frondi di MeUgrano,& di MortcllaJa nu-
da tefta inghirlandata,con una rozaveftein doflo,in cui fi Icggeua MO RS
ET VITA}& col petto aperto,fi che feorgeruifi entro il quore fi poteuann

caifiucdeuafimilracntefcritto LONGE ET PROPEiportando unfee

co Olmo in mano da una frefca,& feconda vite abbracciato; erafi con coftei

iccorapagnato rhonefto,& l’inhoncfto Piaccre,ftrauagantemente figurato

inch’cglifoito formadi due giouanì,che con, le ftienc Tuna con l’altra d’eflc

re appiccate fcmbrauanojl’una bianca ,& come dille Dante guercia , Seco t

piediftorti,& raltra(benchencra)d’honcfta,&gratiofa{orma;cinta con bel

laauuertenzadeiringemraato,& dorato Cefto, & con un freno, & con un
commune braccioda mifurarem mano:laquale era feguitata dalla Dea V ir

gincolcfolitaanticamcnteinuocarlinellenozeanch’ella,percbe cU’aiuras-

(e Idorreallo spofo la uetginal Zonajper lo che di lini, & bianchi panni tue

uuefiita,& di Smeraldi,& eia un Gallo la cella inghirlandata, fi uedeiia con

laprertrìttaZona,Jccon un ramicellodi Agno callo in mano camminarci

eflendofi con lei accompagnata la canto,Sc da carni defiderata Belleza,in for

ma di uaga,& fionta,& tutta di gigli incoronata Vergine: & con loro Hebe
la Dea della Giouéui:vergineaBch’eIla,& Sch’ella ricchi{Hraaméce,& con in

finita leggiadria uellita,& d’aurata,'& uagaghitladaIcoronata>ed adorna,ec

con un vezofo ramicellodi fiorito Mandorlo in mano ; chiudendo ultima-

menteil leggiadriflimo Drappello l’Allegreza,uergine,& uaga,& ìnghirlan

data fimilmentc;&cheunThyrlbtuttodighìrlande,&:diuaciaccfrondi,et

fiori conteiloin mano anch eila,& in fimilguilàporiaua.

Carro ottano di i^ercurio.

V datoaMercuriopoi.cheil Caduceo, &ilcappeIIo,&iTa!*

ri haueua,rottauo Carro da due naturalifiimeCicogne tirato»

& rìccho fatto anch’egli,edadorooda cinque dellefue fauoie:

per la prima delle quali fi uedeua come Mafiaggiero di Gio-
ueapparirefu le nuoue mura di Cartagine all’inRamoratc»

Enea,& comandargli,che quindi partendoli doueile alia uolta d’Italia uent

(e:fi come per la feconda fi uedeua la mifera Aglauro efier da lui conuertita

infallo.'dc coroeperia terza di comandamento di Giouefiuedeua fimilmea

tclrgateagli ScogUdcl Monte Caucafo il troppo audace Prometheoima
BBBbbb
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nella qùarra fi uedeaa vn altra noi ta,conucrcire ilfmal accorto Batto in quA
la pietra,che paragone fi chiama:& nella quin ta,ed ultima ruarfloDclagi,

cernente da iuifàttadeirocchiuto Argo:ilqualepermaggiote-dimoftrsào»

ne in hahito di paftoretutto d’occhi pieno fi vedeua primo innanzial Carta

camminaret'con cuiinhabitoricchiflìrao di giouane donna, con unavi*

•re in tefta,& conunoscettroinmanoMaialamadrediMercuriopredct-

to,& di Fauno figliuola fembraua d’eflerfi accompagnata , hauendo alcnni

in uiftadimeftichi serpenti chelafeguitauano.Wadopo quelli fi ucdeua re

-nire !a Pale lira di Mercurio figlio ola, in fembianza di vergine tutta ignuda;

ma forte, & fiera a merauiglia; & di diuerfe fròdi d’oliuop tuttala pfouam

ghirIandat3,con i capelli accortati,SctofijacciochecombacTcndojComeèlQo

coftumedifemprefarejprefaall’inimiconon porgelTero. Eccou ldrElo-

quentia pur di Mercurio figliuola anch’ella,di matronale,ed honefto,&gra

ue habito adorna,con un Pappagallo in tcfta,& con una delie maniapera;

vedeuanfi poi le tre Gratienel modo foli to prele per mano, & d’un fotuliffi

mo velo coperte; dopo le quali di pelle di cane ueftiti,fi uedeuano i ducili

ri uenire; co quaIiirArtccon'raatronal|h abito anch’ella,& convnagranLe-

ua,&una gran fiamma di fuoco in mano, pareua,che accompagnatafi&ile.

Erano quelli da Auòlolico ladro (òttihfiìmo,cli Mcrcurio,& drChioneNin

h figliuolojcon le fearpe di feltro,& con una chiufa berretta, che il uifo gii

nafcondeuafeguitatijhauendo d’unalanterna>cheda‘ladri fi chiama, &di

diuerfi grimaldelli,& d’una fcala di corda,runa,& l’altra man pieDa;vcggé

doli ultimametedaH’HermaffodicoJdi Mercurio ach’egli, Sedi Veneredifa

fo nei modo lolito figurato,chiudctfi rultimapatce della picciolajfquadtt.

Carro nono della‘Luna

.

A il nonOjC rutto argerato Carro della LVNA daduem

uaili l’un bianco, & l’altro nero tiratOifiuidc dopo que-

llo non men leggiadramente nenire; guidando ella d’ra

candido,Arfottil uelocomeè collumeccperta con gra*

tia gratiolilliraa gl’argeotati freni; & fi.uide(coracne*

gì’aitrOnon men iiagamenrefacto pompolo ed adorno

da quattro delle sue fauole: per la prima delle qualifcg»

gendoi! furordi Tifèo fi nedeua queflagentililììmaDeaelIereinGartaacó

ucrtirfi coilrettaifi come nella feconda lì ucdeua caramente abbracciare,

&

baciateli belio, & dormente Endimione; & come nella terza fi uedeuada

un gentil Vello unita di candida lana,condurli in una olcuraselua, per gia-

cerli con l’innamorato Pane Dio de-pallori; ma nella quarta li uedeuacìe-

re al'rnedefimo fopraferitto Endimionc; per la gratia didei acquillatafi, da-

to a Dafcere il Tuo biancogregge. -Et per maggienre espreffione di coftuijcbc

tanto fu alla Luna gra», fi uedeuaporptimodi Dittamo inghirlandato»

nanziai Carro camminare; con cui im bioadiilimo fanciullo con un serpe

mina,& di Platano incoronato anch’egii,prcfo peni Genio buoBO,ic

y -, orandcjdc nero huomo spauenteuolein uill3,con]abarba,&,co capdii
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tfro&ti,&ConvnGhufoin manojprefopcril Genio catn'uo, accorapaon*

toserà: effcndo dallo Dìo VaticaDÒ,chcal uagitodc piccoli fanciulli eflera

atto afoccorrct fi crede,di honcfto,& leonatohabito adorno, Se có un d’es

Èia braccio,feguitato; con cuifi uedeuauenir fimilmenteconsplendida,3e

Hariatauelle,conunachiaueinmano, la Dea Egeria, in nocata anch’ella in

fiiccorfo dalle pregnanti donne: & con loro l’altra DeaNundinaprotettri-

cefimilEnentcdenomi de piccoli bambini,con habito uenerabile, Se con un
ramo d’Alloro,& un vafo da fagrifitio in mano: Virumno poi;iiquale al na-

icimcnto de putti era renuto,chc loro inspirafie l’anima, fecondo l’egitiano

eolìamefigurandolojfi uedeuadopo coftoro camminare : Se con lui Senti-

oOj'chedare a nafeenti la poteftà desenfi eraanch’eglidagrantichi repu*

uto:perlochc,efiendo tutto candido fegliuedeua nell’acconcia cura di tefta

cinque capi di quegl’aoimalijchehauerci cinque fentimenri piu acuti , che

ncflundegraltri fi crede; quello d’una Bertuccia cioè,quello d’un Auuolto

io,& quello d’un Cignale, & quello d’un lupo ceruiere, & quello anzi par

mtto’l corpo d’un piccol ragnatelo : Edufaj&Potina poi
,
prepofte al nu tri-

laentode raedefimi putti in habito Ninfalejmicon lunghilfime, Scpicniflì

inepeppctpencntcì’unaìiaiiappocntroui un candido panej&I’altraun bel

IrlfiioovarojClw picnod’aeqiiaelTet fembrauajfi ucdeuano nella medefima
guila,che!gl'akricauàlcafejchiudendo con loro Tultima parte dellaTbrcna

Fabulino,ppoftoal primo faiiiellaredemedcfimi putti di variati colori ador

|io,& tutto di Cutrc.Etole^&di catanii Fringuelli il capo inghirlanda:*.

i

'

, ,

'

- . :ì -- .
'

-
•

S
A MINERVA coj5.rAftevgr:armara,8cconIofcad<y

del.Gorgone come figurar fi fùole hebbe il decimo Car-

ro ditriangolar foemài ècdi color di bronzo comporto ;

daduegrandiffime, debizarfiffimeCiuette tirato: delle

quàlidà tacer non mi pare , che quantunque di tutti gl^

Rimali, che quelli Carri tiraronòfi pótefle conrareme^^

i"’':
•

. rauigliefingolarij&incredibiliiquefte nondimertofra

gl*altri furono fip£apnamente,& fi naturalmente figurate jfaccendo loro

Biuoaerc» Se piedi ,& alt , & colli
, & chiudere, & aprire fino a gl’occhi ras

*0 benc,'&.con fimiglianzafialuérouicina, ch’io non so comepolfibil fia

potere , a chi non le uidc perfuaderlogia mai: Se però il di lor ragionare la-

fciandbdiròjchenelletrefiicciedicheil triangolar Carro cracompofto,

lìucdcuaneiruna dipinto il mitabil nafcimentodi quella Dea delcapod*

GlO VE-'sicomenellafecondalìuedeuadalciadornarfi con quelle tan-

te cole Pandorajdc come nella terza fimilmente fi ucdtuaconucrtircin

ferpcntiicapelli della mifera-Medufa:dipignendo da una parte delia Bafc

poilacontefachccon Nettunno hebbe fopra il nome,che ad Athene{innan
*i,chc tale l’hauefie^por fi doucua: ouc produccndo egli il feroce cauailo,dC

dia il frutiilcro Olino lì uedeua ottenerne memorabile,d<rg!oriola vittoria:

BBRbbb i
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& neiraltra fi ueJcua rrasformatain una vccchierclla sforzarfi diperfoai»

re alla temeraria Aracneprima,che in taleanimaleconuertica l’baaei!e,die

BoIelIe,renza meccerfi in prous, concedergli la palma delia fcientiadelrica-

inare:fi come con diuerlo fcmbiantefi ucdeua nella terza & ultima oaloro-

iàmenteuccidereil iuperboTyphonc. Ma innanzi al Carro poi con dne

grad’alÌ5&con honeftoj&puro»&dilciolro habito/ottoformadigioaac*

& uiril donna fi uedeua la Verni camminare:diceuoImentein lua rompa-

gnia|hauendo,di palma inghirlandato,& di porpora>& d’oro rilplcndeiiti

il venerabile Honorejcon lo rcudo,& con un aftein.inanoj& chcdueTem.

pij di foftener fembraua,neiruno de quali ,& in quellocioé, al medeSoo

Honorededicato:pareua,che nonfipoteflefenon puìadciriltrodeliaVa

ni trapafiarci &accioche nobile, &dicenclcompagniaa fi fatte Mafchtre

data fufie,parie,chealla medefima fila la Vittoria di lauro ing1iiriandatJi&

con un ramo anch’ella di Pa!mainmano,aggiugnere fi douefle. 'Segwia.

no quelle la buona Fama figurata in forma di giouane donna,con duebi»

che ali,fonante una grandilfimaTromba; & feguiua con un biaco Cagooo

lo in collo la Fede tutta candida anch’ella,& con un lucido ueio, chelenu

ni,5c iIcapo,& il uolto di coprirgli rembrauano.& con loro la Salute, traq

te nelladeftrauna tazajche porgerla ad un serpente pareua, che uoleffeiai

nciral tra una lottile,& diritta verga . Nemefi poi figliuola della Notte te*

muneratrice de buuni,& gaftìgatrice de rei in virginal fembianza di piccoli

Cerui,&: di piccole Vittorieinghirlandata eoo un Alle di Frairmo,&coa

vna taza fimilein mano fi vedèua dopo colloro uenitcjcon la quale la Pac»

uergincanch’elia,ma di benigno afpetto,con un ramo d’OIiua; & cóunce

co putto in colioiprelòper lo Dio della riccheza,pareua che accompagnato

fi fulTi^ Se con loro portando un uafo da bere in forma dì giglio in mano, fi-

milmcn te fi ucdeua,& in fimil guifa ucnircla Tempre uerde Speranza; legai

tata dalia Clemenza, Tur un granLeone a caual polla,con un AfiendTa*

fia,& con un Fulmine nell’altra manofilquale non di impetuofamente aané

tare,ma quali di uoleruia gettarlo faceoàlembiante. Mai’Occafione,cli{

poco dopo a Tela Penitenza haneua,& die da lei edere continuamenteper-

coda fenibraua: & la Felicità fopra unafede adagiata,&con un Caduceo od

Luna maoo,&: con vn Corno di douitia nell’altra, fi uedeuan fimilmcDtere

aire . Et fi uedeuanTcguiiaxc dalla Dea'Peilonia(chc a tener lontani i nimi

ci è prepoll3)iuita armata con duegranCorna in teda, con unauigilao-

tcGrùin manOjchefu l’un de piedi lòspefa fi uedeua (comeèlor coftume)

tenere nell’altra un falToichiudendo con lei l’uitima parte dellagloriolaTot

ma la Scienza,figuratafotteforma d’ungiouane, chela manounlibio^

in teda un dorato Tripode^ perdenout Ufcrmeza,& dabilicàlua di poitf

.icmbiaua*
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Carro mdtcefmo dt Vulcano.

V L CA N O lo Dio del fuoco poi,aecchio,& brutto , &
zoppo,& con un turchino Cappello in tefta , hebbe Tun»

dicefimo Carro,da due gran C3ni-tirato.*6gurando in cf

foTlfola di Lcmno;incui fi diceVulcano di Ciclo getta*

to, c0cre flato da Theiide[nutrÌto,& iui hauer comincia-

to a fabbricare a Gioue le prime faetceannanzi a cui ( co«

me miniftri,& (cruenti Tuoi) fi uedenano camminare tre

Gclopi Bron(e,& Stcrpone,& Pyrachmoncjdella cui opera fi dice,efl€r (b«

litoualerfi intorno alle saette preferi tte:ma dopo loro in paftoraì habitofeo

vna gran Zampogna al colio,& un baftonein mano, fi ucdeua uenirc Tama
teddla bella Galatea,& il primo di tutti LCiclopi Po!ifemoi& con lui il dc-

formema ingegnofb , & di fette ftelle inghirlandato Erichtonio, diVulca-

oouolente uiolar Minerua,con i (erpentini piedi nato: per nafeondimento

della bruteza de quali,fi ticnc,chepTimodtrouator folle deU’ufo delle car-

rette: onde con una d’eile in mano camminando , fir uedeua efler feguicato

dal ferociilìmo Cacco,di Vulcano anch’egli figliuolosgettantepcr la bocca,

&per Io nafo perpetue fàuillc}&da Ceculiofiglinolo diVulcano fimilmea

tej&(itni!mentedi pafloral habito^ma conlareal Diadema adorno: in ma
iioacuiper memoria deiredificataPxenefle, fi uedcuanell’ una, una Città

pofta fopra un mon te,& nell al traun accefa^^ rofleggiante fiamma: Ma do

po loro fi uedeua ucnircSeruio Tulio RediRoma^ che di Vulcano anch’e-

gli efler nato fi credc,in capo a cui,ficome a Ceculio in mano, per accenna-

mento dei feliceaugucio,fi uedeua da una fimil fiamma efler mirabilmente

fattasplendida, Scauuenturofaghirlanda. Vedeuafi poi la gciofa Procri

del preferitto Eridthonio figliuola, & moglie di Cephaloj a cui per memo-
iiadeirantichafauola,fembrauaefleredaun Dardo il petto trapaflato:&

con lei fi uedeua Oritbialuaforella, in ueiginale, & leggiadro habico., che

Pandion e Re d’A tene di reali,& greci ueflimeti adorno, & con loro del me
defimo padre nato, in mezzo mecteuano: ma Progne, & Filomela di coflui

figliuole,uefliterunadipei]ediCeruo,con un Aflein.maDO,& con una
garrula Rondinella in tefla «Sclaltra un Rofignuolo nel medefimo.luo-

go portando;& in mano fimilmcn tcCdenotando il (uo.mrfcxocafo)un don-
ocfcofiuratcel{olaiioratohauendojpareua,benchedi riccho habito ador-

na, che tutta meflaramato padre feguitafie ; hauendo con loro, perche Tul*

tima parte della squadra chiudefle Cacca di Cacco£fore}la,perDea dagl’an

d

rihi adotatajpcrcioche-dcpoflo il fraterno amoccifodicehaucce.ad.Hcrcqie

Aanifeftaio l’iDganno.dclle forate Vacche;



terza parte

Carro duodecimo di lunone^

.

jis:

A la regina IVNONH dì reale, 5^: rìccha, & Tuperba Corcsj

& di rrafparcnti , &c lucide uefti adorna
,
paflato Vulcano,

5

vide con molta rnasftà sul duodecimo, non men dinelTand*

gl’ahri pompofo Carro uenire,da ducuaghiflimiPauoniiira

to;diuiclendo le cinque hiftoriette de luci gefu, che in elìoi

pintefiuedeuanOjLycona &c Beroe,& Deiopeia lue piu belle,&dalci pia

gradi te Ninfe; ma per la prima delle prefcrittehiftone lì uedeua da leicon-

ucrcirfilamiferaCaliftoin Orfa, quantunque fuflepoidal pietolbGioat

fra le principalillìme s telle in Ciel collocatali nellafecondafiuedeuaquan

do trasformatafi nella iembianza di Beroe,perfuadcuaalla mal accorti S^

melCiChechicdeiTein gracia a Gioue, checon lei fi uolelie giacere in quelli

gulfa, checon la moglie limone era ufa:o:pcr lo che,come impotenteafoilc

nere la forza de celefo splendori,ardédo la mifcra.fi uedeua eflerglida G»

dedcl ventrè-BaccocauatOj&neifuo medefimo riponédolo/etbarloaliM

turo tempo del parto. Si'come nella terza fi uedeua pregar Eolo a mandar;

gl’impetuofi fuoi uenri a difpergere l’armata dei Troiano Enea : & comcBcl

la quarta fi uedeua tutta gelola fimilmente chiedere a Gioue la slortaosta

loinVacchaconuertita,&darla;perche da Gioue furata nonÌefuire,als{-

p vigiàlte A rgol cuftodia.il qualc(come altroue fi difle) da Mercutioliiid

dormentato,& uccifo. Si uedeua nella quinta hiftoria.lunone mandareal

hnfeliciliima Io lo spietato Affilloraccioche trafitta, & ftimolata cominot-

mentelaiencftervedendofi uenire a pie del Carro poi , buona paite-diqllt

iìnpreflìonijcheneli’ana fifanno;ffa le quali p la prima fi uedeua Iride, te-

nuta dagl’annchi per mefiaggifera degli Dei,& di Thaumate, & di Heledri

fTghuola,tuttafo-ella,&difi:iolTa,&con ro(Ie,&gial!e,&azurrc,& uerdive

ftiCil baleno Arco fignificando).ueftita,& con ducali di sparuiere, chelafui

ùelocitàdimoftrauanojin teftameniuacon lei accompagnata poi,di rodo hi

bito,& di rolìeggiaute,& Iparfa chioma la Cometa,che folto figutadigk)-

uanedonna,unagrande,& lucida ftcllain fronte haueua:& con loro laS«

renitàilaqualein uirginal fembianza pareua,che turchino il uoho,& turchi

na tutta la larga,& spatiofa uefte hauefiejnon fenza una bianca Colombiip

cherai'iafignificaQe,anch eilaintcfta; mala neuc 5& la nebbia pareua.che

dòpo coftoro accoppiate infieme fi fu fierojucftita quella di leonati drappi,

fopra cui molti tronchi d’alberi tutti di neue afperfi di pofarfi-fembrauano:

& quefta quali,che nefiuna forma hauefie, fi uedeua comein figurad’uD»

grande,& bianca mafia camminare; hauendo con loro le uerde Kugiadadi

tal colore figurata, per le uerduàerbe in cui uederc comunemente fi lùcif)

che una ri tonda Luna in tefta haueuajfignificante, che nel tempo della sua

picneza,cmaflimamente la Rugiada Lolita dal Cielo fopra leuerdi herbeca

Icarcifeguitauala Pioggiapoi di bianco habito,benche alquanto totbiàc-

ciojueftita-jfopra il cui capo per le fette ideiadffette parte lplendide,&parte

abbacinate ftelle ghirlandafaccuano,fi come le diciafiette , che nel petto gli

baia
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5Ìmmcggiauàoo,piccua,chc denotar voledcro ii fegoo dfel pioiiofoOrione

5i2UÌiaQano fimilrnente tre V ergini di diuerfa età di bianchi drappi adorne

^d'Oiiua inghirlandate anch’elletfigurando concITe i tre ordini di V ergir

cijcfac correndo loleuano glatichi giuochi di limone rapprefétare; hauédo

paltttnoin lorc^agniaia DcaPópulonia.in matronale, & ricchohabiio,

counaghiriàdadi Melagrano,& di Meliflai tefta-,& con unapiccola melai

ojanojda cui tutta la pfcricta aereaTorma li uedea leggiadrametc chiudere.

[ano tredtcefmo di ^hQ^turmo.

A capricciofo,&: bizarro,& bello fopra tutti gl altri ap

parse poi il tredicclìxno Carro di NETTVNNO : es

ièndodi ungrandifs. Granchio, cheGranccuàlo fo»

gliono i Venetiani chiamare, & che in fuquattrogrà

Delfini fi polauacópofto,& hauédo intorno alla bafe

che uno Icoelio naturale,& uero sébtaua,una infini-

tà di marine conche, et di rpugne,et di coralli, cheor*

n 3tilfimo,etuaghifsimo Io rendeuano,etellendoda

duemarini caualli tiracotfopra cui Nettunno nel modo lòlito , et col folito;

tridente ftando fi uedeua in forma di bianchilHma , et tutta Tpuroofa Ninfa

b moglie Salacia a piedijet come p compagna hauere. Ma innanzi al Carro;

fiocdeoacàminar poi il uecchicsec barbuto Glauco, tutto bagnato,et tatitx

di marÌnaA!ga,ctdi mufchiopienojiacnipfona pareHadal-mezoin:giu,clie

forma di notate-pefcehauefle;aggiràdo{eglj intorno mol ti degl’Alcioni Vo
ÀlIijCt colui fi uedeiiail vario,et inganeuoleProtheo,ucccb-ib,etpiéd’Alga,

ettutio bagnatoach’egli.Et coloro il fiero Phorci di reale, etturchinabécbi.

Hcapociio,etcóbarba,et capelli oltre a modo lughi, et diftefiiporcando pie

gnodeirimpio.chehauuto haucua Icfamofecoìóned’Heicolein mano t se

guiuanopoi có icio!itecode,et co fonati Buccine due Tritoni,co quali pare

na.che il uecrfiio Eolojtenéte àch’egli i mano una vela,et vn reale scettro^ et

iiautdo vn’accelafiàmadifoeoi tcitaaccopagnatofifuflcjeflédoda quattro

de pricipàltfiioiVéti-feguitatojdalgiouane Zefiro cioè,cóla chiomarctcòle
nariateali di diuerfi fioretti adorne.er dai nero,et caldo Euro,che un lucido

Solei teftahauea; et da{freddo,etneuclo Boreaje.t vi timaraèie dal molle,cc

Dubilofo , et fiero Aulirò, tutti lccódo,che dipigner’fi fogliono có le gÓfii.ti

guàcie,etcó le lolite velocijCtgràvi’ali figurati; ma i duegigàti Otho,ct Ephi
iitcdi Nettuno figliuoli, fi vedeuano cóueniéccmétedopo coftor ventre, cut

ri pmemoria deirelTer’ftati da A pollo,et da Diana vcctfi,di diuerle frcecie fé-

ntijCrtrapalTantetcólorocómécóueniézafiuedeua uenire fimilméte due
Arpie'; fóro fata feccia di dózelia,et có l’ufate rapaci biache,ecórufaio brut

flffìmo vèrte.Vedeuafì fimilmctc l’egitiano Dit»Gaf*opo,pmemoria dell’an

ricaaftutia ofeta dal Sacerdote córro a Caldei,rtitió corto,et ritódo, et groy

fo'figuratorct fi uedeua gl’alati,et giou 3 ni,et uaghi'Zete,etCal2Ì figbttoKdi

Aerea,có la cui uirtu fi cóta,che già furò del mòdo cacciatelebruiie.e rgoi de

ATpicpfcntrc.veegédofi coloro pvltimo cèu aurato yafo la-bella Nlta Am.



TERZA PARTE
Ncttuano »mata,& ilgccco,&giouaneNfleodel medefimo Ncttunao fi-

g!moIo:da cui con i’habito,& sccctro reale fi ucdcuachiudcrerulùma par-

te,della delciicca squadra

.

Ciirro quattorSceJlmo dellOceano0 diTethjà.

Eguitando nella quattordiccfimaconTETHlDE lagrai

regina della marina il gran padre OCEANO fiiomari»

to,& di Cielo figliuolo^ eficndo quelli figurato fotte fot

ma d’un grande,& ceruleo vecchio,con la gran barba), &

co lunghiilìmi capelli tutti bagnatij&diftcfij&tnttotfal

ga,£c di diueife marine conche pieno,Sc con unahorrìU

le Phoca in mano:£c quella una grande,Se maelleeuo!:,

& bianca,& splcndida,& vecchia matrona tenente un gran pefee in mane

rapprelen(ando,fi uedeuano ambo due Tur un firauaganiifiìmoCatroinsé

biazadi molto ftrano,&molto capticciofo Scoglio eflere da ducgradilEBi

lene tirati : a pie di cui fi ucdeuacaminareil uecchio,& uencrando,&spa.

molò Nereo lorfigliuolo,& con lui quciraltraTerhydedi queftoNerco,&

di Doride figliuola,& del grande Achille m-adre } che di caualcateun Ddfi-

nu faceua fembìanzaila quale fi ucdeua da tre beliifiìme Sirene nelmodofs

lite figurate,feguitarc;& le quali dietro a le haacuano due ( bencheconcn

liuti capclli)be!liflime,& marine Ninfe,G rèe dettejdi Phorci Dioraatinofi

iBÌlmente,& di CetoNinfafigIiuoIe,didiucrfi,& gratiofi drappi moltovi-

gamenteueftite. Dietro a cuifi uedcuan uenire polle tre Gorgonctdcinc*

defimi padre , &madre nate con le fcrpeniine chiome, & che d'un occhio

col quale tutta tre ueder poteuano folo,& fenza piupceffiandolorunaairal-

tra,u feruiuanotvedeuafi fimilmentc con faccia, & pcrrodtdonzella,&col

rcftantc della perfona in figura di pefee uenirela cruda Sedia ,& con Idia

uccchi3> òc brutta,& uoracc Caribdi da una làetta per menaoria del meritato

gafijgotrapaiIata:diecroalIequaIi,per lafciarel’ulcimaparte della squadra

con piu lieta uifia,fi uide ulciroamente tutta ignuda uenire la bclla,eiuaga,

et bianca Galatea,di Neceo,et di Doride amata,etgratioia figliuola.

Carro cfuindicefmo did^an

.

Idefi nelquindiccfimo Carro poÌ,chcd’una ombrofa sclaacó

molto artificio &tca ,haueua naturale,& uerafembianza,di

duegrandi,& bianchi Becchi tirato uenire, lòtto fiirma d'ua

cocnuto,ecuecchioSanro il rubicondo PAN loDiodellelèl

ue,et de pafioriidi fronda di Pino incoronato, con una mi:*

chiata pelle di Leonza ad amiacollo,et con una gran zampogna di fette eia

ne,cccon un pailoralbafionein mano:apiedicui fi uedeuano alcuui alta

Satiri, et alcuni uecchi Siluani di Ferule,et di Gigli inghirlandati camniùu«

ie,con alcuni rami di ciprefiojper memoria deli’amato Cipaiillo inmano;

redraaa-
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fcdcuìfj Gmilmetc dueFauni coronati d’Alloro,& con un gatto per ciafcu

iioifuladeftraspalla,dopocoftor uenirc:&dopo loro la bella ,&feluaggia

5iringha,cbcda Pan amata, (ì conta,chc fuggendolo fu in fonante,& trema

laCaonadallerorelleNaiadeconuertita. Heueuacofteiralcra Ninfa Pyti

da Pan amata' fimilmente, in fua compagnia; ma perche Boreali vento ari*

di’egli,& in fimil guifa innamorato n era, fi crede che per gelofia in una as-

ynffiraa Rapelafofpignefle, oue tutta rompendofi,fi dice,che per pietà fu

inun belliflnno pino dalla madre Terra conuertitajdella cui fronde raman-

te Pan vfauaCcome difopra s’è moftro)farfi gratiora,& amata ghirlanda

.

Pales poi la reucrenda cuftode,& protettrice delle greggi, in paftorale,& gc

riHiabitOiCon vn gran vafo di latte in mano,& di Medica herba inghirlan-

data, fi uedeuadopo coftor ucnirejSc con lei l’altra protettrice degl’armenti

Bubonadetta,in fimil paftoralhabito anch’ella, &con una ornata tefta di

bue,che cappello al capo le faceua . Ma Myagro lo Dio delle Mofche,di bia

co ueftito,& con una infinita moltitudine di quegli importuni animaletti p
la perroca,& per la teftaasperfiidi Spondilo jnghirlandato,& con i’Hercu-

Ica Clauain mano; & Euandro,che primo in Italia infegnò fare a Pan i fagri

fitij.direal porpora adorno,& con la rea! benda,& col reale scettro in ma-
BOjChiudeuano con grariofamoftra l’ultima parte della quantunque pafto

talc,uaganondimcnG,& molto uiflofa squadra.

Carrofèdtcejimo diTlutone0 di Pro/èrpina.

Eguiuarinfernal PLVTONE con la regina PROSER»
PINA, tutto ignudo,& spaucnteuoIe,& ofcuro,|& che

di fiìceral Ciprefio incoronato era, tenen re per fegno del

la reai potenza un piccolo scettro nell’una delle mani,&
hauendo il grande,& horribile,& trifàuce Cerbero a pie

dijmaProferpinajchcconlui dadue Ninfe accompagna
tafiuedeua,tenenteruna una ritonda palla in mano,&

l’altra una grande,&forte chiaueidenotando la perduta fperanza,che haucr

dee del ritornocfai nel luo regno una uoita peruieneipareua,chedi biancha

& riccha,& oltreja modo ornata uefte coperta fi fùfiejeflendo ambi fuH’ufa»

to Carro tirato da quattro ofcurilTìmi Csualli; i cui freni fi uedeuano'da un
brutciiIìmo,& infernal Moftroguidare;peraccompagnatura<lel quale de-

gnamente fi uedeuan poi le tre fimilmenteinfcrnali Furie fanguinofe,& fb

ze,& spauenteuoIi,& di uarie,&uenenofe serpi i crini,& tuttala perfona au

uoltcj dietro alle quali con rarco,& con le saette fi uedeuan feguitarc i due
CcncauriNeflb,& A ftiloiportando oltre alle preferì tte armi Affilo una gra

d'Aquiiain mano;&: con loro il fuperbo Gigante Eriarco , che cento di feu-

do,& di spada armate raani,& cinquanta capi haueaa,da quali p2reua,che

perle bocche,&p i nalì ppetuo fuoco fi spargeile:erano qftifeguitati dal tot

bido Acheronte,gcctanre p un gran vafe che in man portaua arena, Scacqua

liu:da,&puzolcnte;col quale fi uedeua uenirel’aitro infernal fiumeCocico,

ofeure à pallido anch’egli,& che anch’egli con un fimil uafo una fimi! feti

CCCccc
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di, Se torbida àcquatier{aua: hauendo con lororhorribiie,’& tanto da tuttì

gli Di} temuta palude StigejdcU’Oceano figliuola in ninfale, ma ofcuro,&

lozo habito portan te-un fimil vafe aDch‘ella,& chedallalcro infeinal fiume

Flegcnote,di oleato,& tremendo roflore egli,& il vafo,&la bollente acqua

tinto, pareiia,che mella in mezo fufleiseguiraua poi col Remo,& con gt’oc-

cbi(come dille Dante)di brace,iIvecchioCaronte;3Ccompagn3to,accioche

nefluno degli internali fiumi non rimaneHe,dal pallido,& tnagro,&: diftrut

to,&obliuiofo Lete,in mano a cui un Cmil vafofi uedeua,cheda tutte lepar

ti finnlmente torbida,& liuidaacqua uerfaua:& feguitauano i tregrandiin

fcrnaliGiudici Minos,Eaco,& Radamanto; figurando il primo fiotto habi-

to,& forma realejSc il recondo,&il terzo di oficuri,&graui,& venerabiliha

bili adornando: MadopolorofiuedeuauenircPhlegias ilsacrilego Re de

Lapithi.rinouando per vna freccia che per lo petto Io trapafiaua, U memo-
ria dell’arfio Tempio di Phcbo,& il da|lui riceuuto gaftigo : & portando per

maggior dimoftratione il preferittoardenteTempio in una delle mani.Ve*

deuafipoi l’affannofoSififotottoiIgrande,& pefantetafioj &conIuiraffa-

mato,& miferoTantaIo,che ghn uanodefiati fi'utti aliai nicini alla bocca sé

braua d'hauere; ma con piu grata vifta fi uedeua uenir poi quali da lieti cam

pi filili partendoli,con la chiomata ftellain fronte,&conl’habito imperato

rio il diuo IuIio,& il felice Ottauiano Augafto fiuo fuccefloreichiudendofi

molto nobilmente rhorribiIe,& spauentofiaTorma ultimamente dallama-

zone Pà.tafilea,dell’Afte,& della lunata Pclta,&: della reai beda il capo ador

naj& dalla uedoua Regina Torniti,che anch’ella con i’arco^& conlebatba

richcfrcccicil.fianco,&leinaniadQrnates!haueu3.

Carro diciaj^ettejlma di

Alagranmadrc degliDei CYBELE di torri intornata,&p«

ciochedella terra Dea è tenuta con una velie di uariate pian-

te coiitefta,& con uno scettro in mano, fedente lur un qua-

drato Carro,pieno oltre alla fua,da molte al tre uacue sedi, &
da duegr-a Leoni tirato, fi uedeua dopo cofcoruenireihauen-

do p ornaméto del Carro dipinto cóbellifs. dilegno quattro dellefuc hifto-

rie:p la prima delle quali fi ucdcua,quàdoda Pcfinuntea Roma códotta, ia

calraadofi la Naue,che la portaua nel Teuere,era dalla vellal Claudiacol fo

lo ruo,& sépitee cigniméto,& có lìngolar merauigliade circunftaci miraco*

lofaméte alla riua tirata; fi comep la fecodafi uedeua edere di comadameto
de sacerdotiTuoi cÓdotia in cafadi Scipion Nafichaigiudicato pio migliore

& piu sato huomojcheall’hora in Roma fi titrouafle;& comepla terzafi ve

deua fimilméte edere in-Frigia dalla Dea Cerere uifitata;poi che in Sicilia ha

uer lìcuramgte nalcofto la figliuola Proferpicali crcdeat-veggédofi plaquar

ta,ed vltimafbgg€do(comci Poeti raccóiano}in Egitto ilfuror de Giga ti,e$

fere in una Merla acóuertirfi coftretta; maa piedel Carro fi uedeuan caual-

car poi fecódo Tufo antico armati dieceCoribanti,che uarij, & ftrauagati at

•t^iaméti di prona>& di cella faccuano;dopo i quali,c6iloc Romani habiti
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fi acicano seni re due Romane matrone,co il capo da u tallo velo copte,&

(óloroilprefcritto Scipion Nafic3,&lapfcritta Verginc,& ueftal Claudia,

thè un quadro,& bianco,& d’ogn' intorno iiftato panno , che fotte la gola

faftibiauain tcftahaueua;veggendofiper vltimo accioche gratiofamencc

jjpiccola squadra chiudefle con gran leggiadria uenire il giouane, & bellis

fitùoAtys,daCybele(iecondo che fi legge) ardentiffimamenteamatojilqna

leoltreaOe ricche,& fnel!e,& leggiadre vedi di Cacciatore, fi ucdeua da un

telliffitno,& aurato colkrc eflcr refe molto grariofamen te adorno.

Carro diaottefimo dt Diana

A neldiciottefimo oltre modo uiftofo Carro,da due bia-

chi Cerui iirato,fi uide uenire con l’aurato Arco , & con

l’aurata Faretra la cacciacrice DIANA. chefu due altri

Cerui,checon le groppe molto capricciofamentc quafi

sede le faceuano di federe eoa infinita vagheza, & leggia

dria faccua fembiante. Eflèado rlredan tedel Carro reto

poi da nouc delle fue piaceuolilfimc laude ftranamente,

&gtatiofc,&uago,&adorno. per la prima delle quali fi uedeua quando

iDolIaapietàdcllafuggenteAretufa,cbedairinnatnorato Alfeofeguitarli

uedeua,eradaleiinfonteconucrtica:ficomcper lafetxjndafi ucdeua prc-

gareEfcu!apio,cheuole(Je ritornargli in uita il morto, edinnocenteHyp»

poltiotilchcconfeguitOifi uedeua nella terza poideftinaclocuftode in Ari-

ciadcl Tempio,& del fuofagrato Bolcotmaper laquarta fi uedeua (caccia-

le dalle pure acquejoueeila con l’altre vergini Ninfefibagnaua la daGioue

TÌoIataCintbia;& per la quinta fi uedeua rkiBannodalei ulato al fòpraferit

toAlfcojquando temerariamente cercando di cenfeguicla per moglie, con

dottoloacertoluo ballo; &iui in cópagniadeiraltre N'nfeimbtattatafidi

hngo iluoltOjlo conftrinlèjnou potendo in quella guifa riconofcetla tutto

fiornato,& derilò a partirfi: Vedeuafi per la fella poi, in compagnia del Ca-

tello Apollo,gaftigando la (upctba Niobe,uccider lei co tutti i figliuoiifuoi

& fi uedeua per la fettimaroandareil grandiflìmo ,& feluaggio porco nella

felua CaiidoDÌa,che tutta ì’Etolia guaftaua,da giufto , & legittimo sdegno

coDiroa que popoli molla pgl’intermelHfuoi (agrifieijifi come per l’ottauaj

non meno sdegnolamctefi uedeua conuercireil mifero Atheonein Ceruo ;

& come nella nona,ed ultima per il contrario da pietà tratta fi ucdeua con-

nettitela piangente Egeria,perlamorte del marito Numapompilio in fon

te. Ma a pie dei Carro in leggiadro,& uago ,& difciolco,& snello habito di

pelli di diuerfi animali quafi da loro vccificoropoftojsiuedeuas poi cógl’ar

chi,& con le feretre otto delle fue cacciatrici Ninfe uenire:& con.loro fenza

pin,&chelapiccoli(nma,raagratiofasquadra chiudeua il giouane Virbio

di punteggiata mortella inghirlandato,tenente in una delle mani unaroica

Catrcita,& nell’altra una.cioccha di uerginali,& biondi capelli.

CCCccc i
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Carrodicianouejlmodi Cerercj-

A nel diciatiouefimo Carro, da due gran Dragoni tirato

CERERE la Dea delle Biadein matrona! habito > di spi

gheinghirlandata,& con la roffeggian te chioma, (i uede

ua non men degraItripompofamenceuenire:&nonmé

pompofamentefiuedeuaeÈerrtfo adorno danoue del

ìeiue iauo]e,che dipinte ftare uicraao:periap£Ìma delle

quali lì vedeua figurato il felice nafcimen to di Plutonelo

Dio delle Riccheze,da lei,& da laCo heroeCfecondo che ì aicu ni Poeti fi

ge)generato:ficome per la feconda fi uedeua con gran curà!affarfi,& dalei

col proprio latte nutrirli i! piccolo Triptolemo di Eleufio,’& di Hiona figli-

uolo: veggendofi per la terza il medcfimoTriptoìcmo per luo auuifo fuggi

re fu l’un de due Draghi,che da lei col Carro gl’erano fiati donati,perche an

dalle pel mondo pietolàmen teinfegnando la cura, & coitioation de campi;

cllendogh fiato l’altro Drago uccifo dall’empio Re de Gè ti,che di vcdder fi

inilmenteTriptolemoconogniftudiocercauatma perla quarta lì Gedeuà

quando ella nafcohdeuajin Sicilia,prefaga mun certo modo di queìchepoi

gl’auuenne, l’amata figliuola Proferpinatficomenelia quintali uedeualì*

milraentedopoquefto(&comealtroues’èdetto)andarein Frigiaauifitare

la madreCibeIe;& come nellafeftafi uedeua in quel luogo dimorando ap-
paritgliin fogno !amedelìmaProferpìna,&dimc)ftrarghin qiialeftato per

il rapimento di lei fatto da Piu tonefiritioualleiper lo che tutta coramoflafi

uedeua per la fettima con gran fretta tórnarfene in SjciIia:& per i’otrauafi

uedeua lìmi! mente come noivuela trouando congrandeanfietàaceef&duc

gran Faci fi era molTa con animo di uolcrla per tutto’I mondo.cercaretueg-

gendofi nella nona ed ultima arriuare alla palude Ciancj& iuincl Cignimc

IO della rapita figliuola a calo abbactendofi certificata di quelche auucnuco

gl’era perla molta ira non hauendo altroue in che sfogarli fi uedeua uolgc-

re a spezarei Raftri,& le Marrc,& gl’Aratrh&gl altrirufticani inftrumen-

tijche iui a cafo pe campi da contadini fiati lafciaci erano . Maapìe dei Cai

ro li uedeuan camminar poi,dcnotando i uarij fuoi lagrifitij prima per que-

gli, che Eleufini sÓ chiamati,dueVcrginclle di biache uefti adorne, con una

gratiofaCaneftretcaperciafcunain manoiruna delle quali tutta di uariati

fiori,& l’altra di uariare spighe fi uedeua efierpiena:dopo le quali,pq sagri

fitij.chealla terreftre Cerere fi faceuano, fi uedeua uenircdueknciugli,due

donne,& duehuomini tutti di bianco uefti ti anch’eflì , & tutti di Hyacintì

incoron3ti,& che due gran Buoi quali per lagrificargli menauano j ma per

quegl’altripoischefi faceuano alla legislatrice Cerere,Thefmofora da Gre-

ci detraili uedeuan uenirc due fole^in uifta molto pudiche matrone,di bian*

co fimilmentc ueftite,& di spighe,& di Agno cafto anch’efle fimilmentc in

ghirlandate: ma dopo coftoro,per defcriuere pienaméte tutto l’ordine de là

grifitij luoi,fi uedeuan uenire di bianchi drappi pur fcmpre adorni treGre-

ci sacerdoti,due de quali dueaccefe.Facclie^&.i’altro unafimilmenieaccela.
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jfjoticaluccrfiain mano portauano:chiudcndo ultimamente Ìl fàgro drap

pdloji due tanto'da Cerere amati,di cui difopras efatto mcntionc} Tnpto*

l(mocioè,chcpottado un Aratro.inmano.un Drago di caualcarfembraua,

j:Ialio,chc In snelloj& leggiadro,& ricchohabito di cacciatore parue’, che

^guraioeflerdoucflc.

[arro uentefmo dt^Bacco

.

Eguirana il Carro uentefimo dì BACCO ,
con {ingoia-

re arn{ìtiOj& con nuoua,& in uero molto capricciofa,&

bizarra inuentione formato anch’eg!i:per ii quale fi uede

ua figurata una gratiofiflìmaj&tiitta argentatanauicella,

che fur una gran bafe,che di ceruleo Mare haueua verace

&naiural5embiaQza,cra fiata in tal guifa bilicata, che p
ogni piccoloroouimentojfi uedeua qual proprio, & nel

proprio mare fi ruole,con,'rmgolariflìmo piaccrede riguardanti qua,& laon

de»giare;in Tuia quale oltre al lieto,& tutto ridente Bacco,nel modo {olito

adornojficnel piueminenteiuogopofto,fiuedeuacolRe di Tracia Maro
fle,alcune Baccanti,& alcuni Satiri tutti gioiofi,& lieti,che lonando diuerfi

cembali, Scaltri loro fi fatti inftrumenii,{ergendo quafi in una,paEtc della fc

licenaueun abbondeuole fontana di chiarc!,&{pumantcvinojfiuedeaano

conuarie taze non pure spelle uolte andarne tutti giubilanti beendo: ma co

^ella li berta,che il nino induce,fembraiiano di inuitareicircuftanti a far

loto beédoj&catando cópagnia,Haueua la nauicella poi in ucce d’albero un
gride, & pipinofo xirfo , che una graiiora,& gófiata vela fofteneuaàn {ul^

-quale,perche lieta,&adorna folle fi ucdeuan dipinte molte di quelle Baccan

ti,cheful monte Tracio padre di predoliflimi vini, fi dice,che berCjSc.fcorrc

je,& con moltaliccntia ballare,& cantare folite fono. Ma a pie del -Carro

-li uedeua camminar poi la bella S)X3,da Bacco amata,che una ghirlanda, Sc

un ramo di fico in capo, Se in mano.haueuaicon la qualcfi uedeua fimilmen

teraltraamata del medclimo Bacco^taphyle dettajlaquale oltre ad un gran

tralcio con molte vuc, chein manpottaua fi uedeua {imiimente efierfi con

paiupani,& con grappoli delle medefimevue non meno uagamente fatto

incorno alla tefta gr4tio{a,& uerde ghirlanda: veniua dopo coftoro il uago

.&giouanetto Cifioda Bacco amato anch’egli;&che i HellerajdsfgratiatarrJ

tecafcandojfu dallamadreTerraconuerritorperlo che fi uedeua.hauere la

hitoi tutte le parti tutto cl’HelierapienOidopo ilqualcil vecchio Silcno-tu^

to nudo,& fot un Afino con diuerieghirlande d’hellera legato,quafi, che p
l’ubbriacheza foftencre per le fteflo non fi potefle,fi uedeua uenire; portan-

do una grandCjSc imtaconiuraatatazadilegnoallacinturaattaccatatvenc-

do coniai fimilmen telo DiodcconuitiComodagl’antichidettafigurando

lo fotto'formad’un rubicorKlo,&5barbato,6rbeliifim]ogÌQuaneitutto di

Refe inghjrlaiidaioima tanto in ulfiaabbandonato,Sc ionnolcme,che pare

aaquari,che uno spiede da cacciatore,& una accefafacclla che in man per-

ita,a pgn'hpra per, calcargli ftclfcroiscguitaua caa.aDa.Panietain groppa

\aucc«
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la uecchia,& firailmcnte rubiconda,& ridente Vbbriachczaj-diroffoKaM--

to adorna,& con un grande,& fpumanre vafo di vino in mano;& feguitaaa

il gicuanc,& lieto Riio; dopo i quali,frucdeuan uenire in^habito di paftori,

& di Nmfedue huomini,& due donne di Bacco {eguaci,di uarij.pampam-iQ

vari} modi inghirlandati,& adorni: ma la bella Semele madre di sacco, tut-

ta per memoria dell’ancica fauola affumicataj&arficciacó Narceo primo or

dinatore de Baccanali sagrifitij,con vn gran becco in groppa, & di antiche,

lucide armi adorno,parue,che degnamente poneQcro alla lieta, &feftan

tc squadra conuencuole,5i: gratiofofine.

Carrouentunejìmoff ultimo.

A il uenruiic{imo,&: ultimo Carro rapprefen tante il Ro-
mano monte Ianiculo|daducgrandi,& bianchi Monto*

ni tirato fi diede al uenerabile lANO conledueteftedi

giouane, & di vecchio ( come fi eoftuma figurarlo) & in

mano una gran chiaue,& una fotcil verga, per dimoftrare

la poceftà, chefopra le porte, & ioprale ftradegrè attti-

buita»mettendogIi;Veggendofi a pie del Carro poi di bi&

che,& lirtc uefti adorna,& con l’una deile mani aperta,& neiraltra unaanti

cha Ara con una accefa fiamma portando,uenire la sagra Religioneicfiendcv

dallepreghiereìnmezo meflarapprefentate (qual da Homerofidefenua

no)fotto forma diduegrinze,&zDppe,&guercic,&raaninconicheuecchic

di drappi turchini veftitej dopole quali fi uedeua uenire Anteuortaj&Poft?

uorta cópagne della Dininità:crederrdofi,che qlla prima poteflefapere fe le-

preghiere doueuono cflerc ò non edere dagli Di}.exaudite;& la fecóda > che

folo del trapaflato ragionerendeua,credenvdofi, che dire poteffeiè exaudite

ftate,ò non fiate le preghiere fufleroifigurando quella prima con lembiaza,

& habico matronale,& honeftoi& una liicerna,& un vaglio in mano mette

dogliicó vnaaccóciatura i tefta piena di formiche:&qfta fecóda,di biaco nel

le'parti dinàzi veltédola,Sc la faccia di dona vecchia rapprefentadole fi uede

ua in qlledi dietro eflcr di grani,& neri drappi adorna,& hauere pii cótra-

rio i crini biódi,& incrc{patj,&uaghi quali allegiouani,& amorofedÓne or

dinariamence uedet fi (ogliono: segui taua qi Fauore poi,che a gh Dei fi chic

depchei noftei defiderij fortifichino felice,&auuéturoiofine:ilqu3le bschc

di giouenile a(petto,& cnl’aii,& cieco , & di altiera , & lupba uifta fi dimo-

ftrafTc,timido nÓdimeno,€t tremate alcuna uolta pareua che fuifep una uo*

lubilc ruota fopra la qùaledi polarfi scmbraua: dubitado quafi(come fpellc

uolte auuenit fi ucde)che pegni minimo riuolgiméco,cafi:are có molta agc

uoleza ne potei!e;& có lui fi uedeua il buono euen to,od il felice fine dell'im

pfc,chc noi ci uoglia dire,figurato p un lieto.&uagogiouanc, tenete in vna

delle mani una taza,6c neiraIcraunaspiga,etunpapauero: seguicaua poi in

forma di vergine d'oriental palma ingh!rlandaca,etcó una ftellain fronte,

et c6 un ramo delia medefima palma in mano AnnaPcrénajp Dea dagl’antr

chiucncra a:crcdédo,ehcfar felice Tanno potcficict còlei fi uedeuan ucnk-c
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daeFcciàlijCola RomanaTogha di verminacea ghirlanda adorni,ct c5 vna

Troia,et un saflo in mano,denotante la fpetiedel giuramento,chc&rceraii

(alici,(Quando per il popul Romano alcuna cofa prometieuanordietro a <}ua

lifi uedeaan iicnir poi(le religiofejcirimonic dcllaguerrafcguitando) con

lagabinia,et purpurea Toga unConfolo Romano con l’Afte in mano, et có

luidueRomani Senatori toghati anch’efllijec due foldati con tutte Tafmi, et

con il Romano Piloiseguicando ultimamenic perche quella, et tutte Tal tre

squadre chiudelTerodigialIijCcbianchijCcdileohati drappi adorna,e con di

uerli inftrumenti da batter le monete in mano la pecuniali! cui ufo per qua

toficrede.fu da lano primieramcnte(corac cofa al generehumano ne.ccfla-

ria)ritrouato,et introdotto.

Tali furono i Carri, et le squadre della merauigliofa, et non mai pia-tal ve

dma Malcherata,ne che forfè mai piu a giorni noftti farà per uederfijintor-

Doalla quale lalciando (lare come troppo gran pelo per le mie spalle le im-

menle,et incomparabili lodi chcconueneuoh iefarebberojmoltogiuditio-

làinentecranoftate ordinate fei ricchilIìmeMafchece,chemoho bene con

{Uttal’ÌDueniioneconl'aceDdoli,fi uidero qua,et la a guila divergenti , anzi

purediCapitantfecondo,chemeltiero faceuà tralcorrere , et tenere la lun-

•|bil]ìmafila,che circaun mezo miglio di cammino occupaua,con decoro,et

itOD gratiainlìemeordinat3,etrillretra.

•Maauuicinàdolìhoraroai lafinedel!osplendido,etlietiffiraocarnoualej

•theuiepiu lieto, et con uiepiu fplendore (lato celebrato farebbe, fel’irapwr

rana morte di Pio quarto,poco innanzi leguica nonhauefledifturbatouna

buona qualità di Reuerendillimi Cardinali, et altrisignoti principalilGmi,

ebedi tutta Italia, alle realillìmenoze inuitaii,fi erano p uenite appacecqhia

ri:etIafciido Hate le leggiadrc,ct ricche, et infiniteinuentioni nelle spiccio^

lateMa(chere(mercédegrinnarooraci giouar>i)ueduteh non pureagl'infi-

Bjncóuiti,et ad altri fi fatti ritrouaméci,mahofa in qfto luogo,et bora in ql

io^oaeli rópeilìn lancie,a{ì correflèali’Aoeiio,od,ou£lìfaccl1e in mill’altti

giuochi limili paragone dclladeftrcza,ei del ualorcjct dell’ultima fella, che

l'ultimo giorno di elfo fi uidc fole trattàdo,diròichequàtunque tate,et li ra

re,et firicche,et ingegnofe cole,di quàce dilopra mention s’è fatto uedute si

lùirerOjchcqfta nondimeno,per la piaccuoieza dclgiuocho,ct.p lariccheza

•etperremulàtione,etcompetenza,cheui lìlcorge ne noftri Artefici,di cui

•parwiaad alcuni (come aiiuiene)d’c{Iere flati nelle cole fatte lafciaiiin die-

tro,et p una certa flrauagà2a,ct varietà dcll’inuen tiontjdi che altrebelle , et

ingegnofe , et ai tre anche ridicole , et goffe fi dimoftraronotapparfe dico di

molto uaga,et ftraordinaria bcllcza,anch’ella,etanch’elladcttcin tatafatfa

tà al riguardate popolo dilctto,et piacere p auuéturaiafpcttato ,et meraui-

gliofo;ctqftafaunaBufoIata,c6pofta,diftuain diecesquadte diftribuiteól

treaqllcjcheifourani Principi pie iolfero,parteneSig.dellaCoite,eifore

ftieri,et parte ncgecil’huomini della città, et nelle due.nationidcmercanti

Spagnuola,eiGcnoucfe. Videfi adunqtK.primieramst,eiet fu la prima Bu-

fola,chc alla dellinata piazacSpatlc uenite con grand’arte,et giuditio adqr

nata laSccleratcza,che da leiCaualieri ingegnofiflimaméfcach’effi p il Ma-

^cllo.ò
p i Flagelli figarati,par;u3,che

cacciata,et ftiffioUta,ct pcoffafcfle.
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DopolaqualeinfalaBufolafeconcla,chefembìanza di pigro Afinello ha-

ueua, (ioide uenireilvecchio,&hebbro SiIenOjdafci Baccanti foftenuto ,

mentre,che di ftimolarej&pugDerel’Afino nel medcfimo tempo pareoa,che

fi siorzalTcro: si come in su la terza,che forma di vitello haucua, fi uide veni

te fimilmétc l’antico Ofiti accompagnato dafei di que Tuoi compagni, ofol

dati,co quali in molte parti del mondo trafcorrcndo fi crede, che inlegnalTe

allejancor nuoue,& roze genti la coltiuationede campi. Ma in (u la quarta

lenza altrimenti trasfigurarla era (laro l'iiumana vita a caual podajcacciata,

& ftimolata anch’ella dafei Caualieri,chc gl’Aoni rapprefentauano . Si co-

me in fu la quinta fenz’eflerc fimilraente trasfigurata fi uideuenire con le ta

le bocche,& con le fo!itedefiofe,& grand’ali,la Fama > da Tei Caualieri , che

laveria ò le vertu rafiembrauano cacciata anch’ellaile quali vertu (a quanto

fi dille) cacciandola alpirauano acòfeguirc il debito,& meritato premio del

l’honore.-videfiinfula feftauenire poi un molto ricche Mercurio, che da

fei altri limili Mercuri) pareua,che non meno degraUri ftimolaco, & affret-

tato fùffe.’vcggendofi in fu la fettima la Notricedi Romolo Acca Laureo tia>

acui fei de Tuoi Sacerdoti Arualinon pure con gli (limoli affrcttauanoil pr

grò animale al corfoima pareua quafi,chc flati icrodottifuflcro per farglidi-

•ccuoIe,Ss molto pópofacorapagniaividefi in fu l’ottaua uenir poi con molta

grada, & riccheza un3grancle,& naturalifilma Ciue£ta,a cui i Tei Caualieri

in forma di nAtura!ifiìmi>& troppo a ueci fimigìianti Pipiftrelli hot da que-

lla patte,& hot da quella co deftnllìmi Caualh la Bufola flimolando fembra

nano di dare mille feftofi,& giocondiflimi afiaiti. Ma per la nonacon|(ìngo

lare artifitio,^c con ingegnalo inganno fi uide unaNugola a poco a poco co

panrc:Iaquale,poi che per alquanto spatfo gl’occhi de riguardanti tenuti fo

Ipefihebbefi uidcinunmomentoquafircoppiarcj&dileiufcirc il marino’

Mifeno fu la Bufo!aafederpofto,ilqualeda lei rìcchillirai,& molto maeftee

uolmenrc ornati Triconifi uide in un raoroeto eflere perfeguicato,&puto_:

veggédofi p la dccima,& ultima quali cóil medefirao artifitioinna ben co di

ucr(à,& molto maggior forma,& colore un altra fimil Nugola uenirc; & ql

la in fimi! modo aldebitoluogoconfumo,& con fiamma, & con ftrepito

borrendo fcoppiando,fiuide dentro afchauecerinfcrHal Plutone fopraif

(olito Carro tirato;dal quale con molto gratiofo raodofi uide spiccarein ve

cedi Bufoia il grande,&spauenteuoleCerbero,&quelIoefler cacciato da

fei di qaegi’an nchi,& gloriofi Heroi ,ch’e ne capi Elifi fi crede,che faccino ri

pelata dimora.Quefte squadre tuttc,poi che hebbero di mano ì mano che

fu la piaza cóparforo,fatto di (e debi ta,& gratiofa raoftra;dopo un lungo ró

per di lancie,& dopo un grande atteggiar di Caualli , & di mille altri fi fatti

giuochi,conchcle uaghedonne*& il riguardante popolo fu per buono spa»

tio iiurattenutoicondotcifinalmccea! luogo oue le Bufole a metterli in cor

fo haueuanOjfonacalaTromba , & sforzadofi cialcuna squadra > chela fua

Bufola innanzi aU’attre alla defiinata metàarriuafTejpcruaiendo hot quefla

&horquel)a,giunteper alquanto spatio al luogo uicinefi uide in un mo-
mento tutta l’aria d’intorno empierli di terrore,& di spauen to; per i grandi

& ftrepiiofi fuochi chehordaqfta parte,&’horda qllai mille,& llranegui

fc le feriuanojtalche bene spello fi uideauuenire,chechipiu uicino era da

pemei-
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jffìncipio ftatft acquiftarc il defiato pcemio:impaurédofi qllo Ipauétofo,

^{poco ubbidiente animaleplo fìrcpito,& pc fumi, & pe fuochi pdetti,che

quatopiuinnazi riandauamaggiorisépre,& cóuicpiuimpctolepcuoteua

jio;6cpcio in diuerfa parte,& bene fpeflo al tutto infuga riuolgédofij fi ui-

dedicojchc molte uoltei primi eran fra grultimicofttetti a ritornare parto-

redo il ui!uppodegrhuomini,& delle Bufole,& de Caualli, &iIàpi,&gH
!hcpiti,& i fracafiì ftrano,& nnouo,& incóparabile diletto,&: piacere : con

chf,& co il quale fpettacolo fu finalroéte pofto al lietiflìmo.&feftcuolillimo

Carnoualesplendido benché per auuen cura a molti noiofofinc.

Ne primi,& sari giorni poi della feguéte Quarefiraa péfando di foddisfa-

reallareiigiofilTìraaSporaimacofoddisfationecertogradifs.diruito’l popo

lo;cheefiédone fiato p moh’anni priuo,& efledofi partedi qi fottilifs. inftru

iDétifmarriti,teroeua,cheinai piivriafiumere nó fi douefiero, fu fattala tato

femofaj&ta'toneuccchi tepi celebrata fetta di s. Felicejcofi detta dalla chic

laoue prima ordinar fi foIcua:maqfta uolia oltre a qlla,che i propri) Eccelle

tifiimi Signori hauer ne voKcro c5 cura,& fpefa di quattro prlcipali,& mol

toing^nofigétil huominÌdellacittà,in qlladifàto SpiritOjCoroeluogopiu

capace,& piu bello rapprefentata: có ordine,& apparato grandift. & có rut

tii vecchi inftruméti,& có no pochi di nuouo aggiunti in cui, oltre a molti

profeti,& Sibille,che có ql séplicei& antico modo catado,prediceuanol’au-

aecimcto di N.S.Ielu Chrifto;notabile anzi pure p edere in qi rozi fecoli or

dinaro merauigliofo,& ftupédo,& incópacabilcfu il Paradifo,che invìi mo
mcntoaprédofi,pieno di tutte Gerarchie d'egrAngeli,& de sann>& delle sa

tc:&co‘uarij moti lediuerfc fues'fèreaccennandofi uide quafi,in terra man
dareildiuincGabbriello pieno d'inSniusplédori in mezoadotto altri An
gelettrad annutiare la Vergine gForiofa,che tutta humile,&deuota sébraua

nella (ùaCamera dimorarfi>calandofi,tiuti,& tifalédo poi có fingolar mera

ui^iadi ciafeuno dalla piu alta parte della cupola diqllaChicfa , oueil pre-

fetitto Paradifoera figurato,fino al palco della camera della V ergine.’chc nó

pò molto fpatio fopra il terreno fi alzaua,cÓ tatalìciutà,&có fi belli,& fi faci

li,& fi ingegnofi modi,che a pena parie,che humano ingegno poteilè ùc’ol

tic trapaflarexon la quale le fcfte tutte dagrEcceliciiff. Sig. p le realils.noze

apparecchiate hebbero nó-pure lplédido,& famofo,macome bene,& a ucri

fediriftiani Principi fi coDueniuareIigiofo,& denoto componimento.

Sarebbócidadireancora molte cofed’un nobilifs.spettacolo rapprefen-

tatodal libcraliflimo S.PauloGiordano Orfino Duca di Bracciano in vn gra

de,& molto heroicoTeairOjtuttoneH’ariafofpefOjda lui con reai animo,

&

cóipcfa incredibile in qfti giorni di legnami fabbricato, ouc có ricchifs in»

uctienideCaualieri màtenitori,de quali egli fu imo, & degl’Auuenturieri,

Ccóbattecódiuerfearmi unaSbarra,&fi fece có fingolar diletto de riguar

daii,c6ammaeftrafiflìmi Caualli quel graciofo bailo chiamatola Battaglia :

inapcheqfto,irapeditodal]eimportunepioggie,fup molti giorniproluga-

pche ricercherebbe udendo a pieno trattarne quali un’opera intera

,

fffendooggitnai ftanco,fenza piu dirne,credo chepdonatomifia,feanch’io

hor mai,
a
quella mia,non so fe noiofa fatica fine.
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.

^ quei!a:maggiordiligenz3,efincentà,chehalaputo,epo«

^ B lutoi'tngegno mio, voghoanchonelfinedi quefte mie

crrs h fatichetaccorrcinfieme,cfarnoteal mondo l’opereche

^ {% ladiuinaboniàtni hafattograciadicondurre.perciochc

Te beneclicnon fono di quella perfezzione>cheiouorrel,

fi uedra nondimeno da chiuorrà confano occhio riguac

darle,che elle fono Hate da me con iftudio,diligéza,&amoreuole fotica lauo

te, e
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fe,f pcrcioilx non degne di lode,almeno di feufa; fanza che effendo pur fuo

ri,e veggendofi,non le pollo nafeondere . Et pero che potrebbonojpcr aué

iflcaellercfcrittcdaqualcun’altro.èpurmcgliojchcio confeOìil vero,& ac-

culi dame fteflo la mia impcrIezzione,laqualc conofeo da uanraggio . sicu-

todiquefto,chefecomchodetco,in loro nonfiuedraeccellenza.epecfez-

zione,uill Icorgeràper lo meno,un’ardente difiderio di bene operate,&vna
grande,& indefefla fatica5& l’amorcgrandiflìmo.chc io porto alle noftre ar

le. Ondeauerrà fecondo le leggi,confeflando io apertamente il mio difetto

che mcnelarà una gran parte perdonato.

Per cominciarmi dunque da i miei principij,dico, che hauendo a baftan

za&uelliru dell’origine della mia famigliajdella mia nafcita,e fanciullezzajC

quanto io fufli da Antoniomiopadrecon ogni Ione d’amoreuolezza'inca-

ininato nella uìa delle virtù,& in particolare del difegno,aiquale mi uedeua

molcoinclinatojneilauicadi Luca Signorili da Cortona,mio parente, in ql

ladi FranccfcoSaluiati.ein molti altri luoghi della prelentc opera, con buo

ceoccahoni non ftarò a replicar le medcGme cofe. Diro bcne,che dopo ha

ucrcio ne’ mici primi anni difegnato quante buone pitture (ono per le chic

fed’Arezzo,mi furono infegnato i primi principi),con qualche ordinedaGu

glieimo da Marzilla Franzefe,di cuihauemodifopraraccontato l’opere, e la

uita. Condotto poi l’anno 1524. a Fiorenza da Siluio Paflerini Cardinale

di Cortonajattcfi qualche poco al Difegno lòtto Michelagnolo, andreadc!

Sarto,Scaltri. Maelleiidoranno 1517. flati cacciati! Medici di Firenze,&
iupatticolarc Ale(landto,&Hippolico,coi quali haueuacofihmciullogran

feuiitu,permczodidettoCardinale:mifece tornare in Arezzo don Anto-

oioffliozio pate£nU)ellendo di pocoauanti morto mio padre di pelle, ilqua

ledoaAntonio tenendomi lontano dalla città,perche io non appeflalli,lii

fagione,cheper fuggircl’otio,mi andai elercitando pel contado d’Arezzo,

vicino ai noftriluoghi, in dipigncrealcunccofeafrelco ai contadini del pac

fe,ancoi che io non hauciB quali ancor mai toccho colori, nel che fare m'au

uiddijcheil prouarf], & fare da fe aiuta , infegna, e fiche altri fa bonillima

pratica. L’anno poi 1518. finita lapefte, la prima opera.che io feci fu una ta»

uoletia nella Cliiefadi san Piero d’Atezo de’frati de serui. nella quale, che è

appoggiata a un pilaftro,fono tre mezze figure,sant’Agaca,san Roccho,c sa

Baftiano. La qual pitturajuedédola il Roiro,pitcorefamofiffimo,chedi que

giorni uenne in Arezzo,hi cagione,checonolcendoui qualche cofa di buo-

no,cauata dal naturale,mi uolle conofeereje che poi m’aiuto di difegni,e dì

configlio . Nepalsò molto,che per luo mezo,mi diede M.Lorcnzo Gamur
tiniafarc una tauola,della quale mi fece il Rollò il difegno3& io poi la con

dulE con quanto piu ftudio»facica,e diligenza mi fu poihbile, per imparare,

Scacquiftarmiunpoco di nome. E fe il potere hauelle agguagliato il vole

lefarei toflodiuenuto pitture ragioneuole,cotanto mi affacicaua, e fludiaua

le cofe dell’arte . ma io ttouaua le diffìcuhà molto maggiori di quello , che a

principio haueua (limato.

Tattauia,nòpdcdomid’animo,totnaiaFiorézaidoueueggedo nó poter

fc nó có lùghezzadi topo diuenir tale che io aiutaffi tre forelle , c due fratelli

minori di rac,flatimi lafciati da mio padre, mi pofi airOrcficc
, ma ui fletti

DDDddd 1
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pocotperdoche uenuto il campo a Fiorcnoaranno tjij. me n'andai co Man
no Orefice, c mio amiciflìino a Fifa .dcwè'lakiaco dapacteTefercitio dello»

reficcjdipinfiafrcrco rarchocheèfoprala porta della compagnia uecchia

de’Fiorcntini,&alcuniquadriaoho,chemifùronoiatti fare per mezzodì

don Miniato Pitti, Abbate allora d’Agnano fuordiPirajediLuigiGuicciar

dmi,chc in quel tempo era in Fifa. Crefeendo poi piu ogni giorno la guer-

ra,mirifoluei cornarmene in Arezo . ma non potendo per la diritta uia,&
ordinaria,miconduflì per lemontagnedi ModenaaBologna. Douetroua

do, che fi faceuanojper la coronazionedi Carlo quinto alcuni archi trionfa

li di pittura,hebbi,cofi giouinettoda lauorarc,con mio utile,& honore.

E perche io difegnauaaflai acconciamente,harei trouato da ftarui,eda lauo

rare,mai! dilidcfio,che io haueua di riiieder la mia famiglia,
e parenti,tu ca-

.gioncjche trouata buona compagnia,me ne tornai in Arezzo, doue trouato

in buono efierelecofe mie,per iadiligente cuftodiahauutancdal detto don

Antonio mio zio, quietai ranimo,& attefi al'difegno, facendo anco alcune

cofecteaolio di non molta importanza, iotantoeflendo il detto don Minia-

to Pitti fatto? non (òfe Abbate, ò prioredi santa Anna, Monafterio di Mon
te Oliueto in quel diSiena,mandò pcrme; ecofi feci a Iui,& all’Albengalo*

xo Generale alcuni quadri, Scaltre pitnire. Poieflendoilmedefimo-fat-

10 Abbate disan Bernardo d’atezzo ,glffoti nel poggiuolodeU’ ergano, in

due quadri a olio . Iobbe>& Moife.perchepiaciucaa quc’MonactVòpera;rai

feciono fare innanzi alla porta principale dellaChiefa nella uolta,efacciate

d’un portico alcune pitture a frcfco,cioè i quaftroEuangelifti eon dìo padre

nella uolta,&alcun’altrefiguregrandi quanto tluiuo. nelle quali fc bene,

comegiouanepocofperio.nonfeci tutto,cheharebbe fatto-un piu pratico,

feci nondimeno quello che io feppi,ecofa chenon difpiacquea que’ padri »

hauutorifpettoaUamiapocaetà,e sperienza. Ma non. fitoftohebbi com-
piuta quell’opera,che pafTando il Cardinale Hipoii to dè’Medici per Arez-

zoinpoftejmicondufleaRomaafuoireruigiijComes’èdettonella uita del

Saluiacijladoue hebbi commodità,per cortefiadi quel Signore., di attende^

re molti raefi allo ftudio del difegno . E potrei dire con uerità, quefta como-
dità,& lo ftudio di quefto tempo,cflerc ftato il mio uero , & principal mae-

ftro in queftaarte febenc per i,-anaBzi,miiiaùeano non poco giouatot fopra

nomiaati;5c non mi s’era mai partitodel cuore un’ardente defiderio "d’impa

rate,e uno indefelìo ftutiicrdi lempre diregnaregiorno, e notte, «i furono

anco di grande aiuto itiqu-e’tempi le concorrenze de’giouani miei cguàli,&

compagnijchepoi'fòno fiati per Io piueccdlentiffimi nella noftra arte.

Non mi fu anco fc non aflai pungente ftimolo ildifidcrio della gloria, & il

uedere molti diete riufeiii rarii!ìtni,& uenuciagradijSchonori.Onde di-

eeua fra me ftello alcuna uolcai-perche non è in mio potere con afiidua fatica

e ftudio procacriarmi delle grandezze,
e gradi ches’hannc) acquiftato tanti

ahnf Furono pureanch’dfi di carne,ed’ofla,comefon’io . Cacciatodun-

quedatanti,efifieriftimoli,edal bifognocheiovedeuahaueredi mela mia

famigiia,midt^ofianon uolereperdonare a niuna fatica,difagio, vigilia,

e

ftentOjpcr confeguire quefto fine. E cofi propoftorai nciranimo, non rima

feeofa notabile illoia inRoma, nepoiia. Fioreiua, Se altri Iaoghi,ouedimo
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fj^Iaqualciain-miagioueiitu non difegnaffi: cjsonfolo di pitture, maan-
cbedi rculiQre,& architetture antiche,e moderac..et oltre al frutto ch’io fc-

dindifegnandolauolt3,ecappelIadi Michelagnolojnonreftò cofadi Raf^

Niello, Pulidoro,e Baldalfarre da Siena, che fimibnente io,non diiegnalli >

iDCompagniadi Francefeo Saluiati, comcgias’èdettonellafua uica.

Eracciochchauefleciafcunodinoiidifegoi d’ogni cofajDon difegnaua il

giorno l’uno qiieiIo,chel’altro, ma cofediuerfe; di notte poi ritraeuamole

carcerano dell’altro, per auanzartempojcfarepiultudio- per non dir nul*

ja,che le piu uolcenon mangiauamo la mattina fé non coli ntti,e poche co-

le, Dopo laquale incredibile faticala prima opera,chem’ufci(Ie di mano ,

fonie di mia propria fucina, fu un quadro grande di figure quanto il uiuo

d'ana' Venere con le Grazic,chc la adorhauaDO,& faceuan bella. laquale mi

iece&reil Cardinale de’Mcdiciidel qual quadro non accade parlare, perche

fucofadagiouanetio,ncio Io toccherei: fe non che raiègraio ricordarmi

jncordique’primiprmcipii,&: molti giouamenti nel principio deU’arti.

Bada,che ql Sig. & altri mi diedero a credere,chc full* un nó fo che.di bu5
ptincipio,ediviuace,epr5cafiereza.E pche tra l’aitrecQfejUihauea fatto, per

mio capriccio un Satiro libidinofojilqualeftadofinafcpfto fra certe fralchc,

frrallegraua>vkgodeuain giiardarelegratic,&.Vca€reignudejCÌopiaqque

.di maniera al Cardina!e,chefattomi tutto di nuQUo riueltire,diedc ordine*

fliefecelfi in un quadro maggiore, pur’ a olio labatcaglia de Satiri intorno

,aFauni,S'iluani,e putti,che, quali facellcro unaBacchanalia. perche melloui

mano, feci il cartone , edopo abbozzai di colori la tela, che era lunga dieci

braccia. Hauendo poi a partire il Cardinale,per la uolta d’Vngheria, fatto-

mi conofeerea Papa Cleraenie,mi lafciò in pioiezionedi fua Santità che mi

dette in cullodia del SignotHicronimo Montagiicofiiomaeftro di camera

conlcttcre.che udendo io fuggire lana di Rorna.queIla fiate, io tulli ricca-

toa Fiorcza dal Duca Aletlad'co.ilche farebbe ftatQFbene,che io haugflì fateci,

pcioche uolédo io pure ftarci Rom3,fi:a i caldj,l’aria,clafatica , amalai difor

ic,che perguarire fui forzato a farmi portare in ceftead Arezzo,

putcfinalmente guarito intorno allix. del Dicembreuegnente, uennia Fio

reoza. douefuidal detto Duca riceuuco con buoDacera,epocoapprefio da

ti) in cullodiaal MagnificofM. Ottauianode Medici,ilquale mi prefe di ma-
niera in prorezzione,che fempre.mentre uille,riu tonne in luogo difigliuoa

lojlabuonamcmoriadel quale io ciueriiofempce,& ricorderò, come d'un
mioamoreuolillìmo padre. Tornato dunque ai miei folitiftudij.hcbbico

modo,pcr mezzo di detto Signore d’entrare arpia polla nella Sagrellia nuo
uadisan LoreflZO,dauefbno l’opcre di wicbclagnoio , ellendo egli , di quei

giorni-andato a Romajecofi le ftiidiai per alcun tempo con molta diligenza

coficome erano in teri;a.-PoimeIIomialauorareifecim un quadro di tre

braccia un Chrillo morto
,
portato da Niccodcmo,GiofefFo, & altri alla fc-

poltura;e dietro le Mar-iepiangendo. llqualequadto,finiio>che fii Tbebbcil

Duca Alelfandw , conbuono , c felice principio de miei lauoti: percioche

non fòie netenIlceg]iconto,mentrelulìe^maèpoi^laIO feroprein carne*

radei Duca Cofimof& bora èin quella deinilullnllìmo£iipcipe fuo figji-

t«oJo. et ancora, chc-^cana uolta io.habbi^uoluiorigaeaerulmanQ,^

,pcc
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pcrmigUoratloinqualcheparte.nonfonoftato ìafciato. Veduta duntiue

qucfta mia prima opera il Duca AleiTandro ,
ordinò , cheio Bniffi la camera

terrena de! palazodeMedici,ftata Iarciatairaperfetta,comes’cdetto,daGio-

uanni da V dine. Onde io ui dipinfi quattro ftoriede’fatti di Cefare; quan-

do notando,hain unamano i Tuoi comen{arii,e in boccha la spada
j
quàdo

(a abruciare ilcricri di Pompeo,per non uederelopere de’fuoi nemici; quan

do dalla fortunain mare trauagiiatOjfi da a conofcerea un Nocchierùc final

mente il fuo ttionFo,ma quello non fu finito del tutto . Nel qual tempo,an-

cor cheionon haucffifenon poco piu didiciotioannijmidauailDucasci

feudi il meiedi prouifione,i] piatto a mc,6t un feruitore, e le ftanzeda habi

r3re,con altre molte commodita . Et ancor che io conofcellì non meritar tà

to agran pezzo,io facea nondimeno tutto,che fapeua con amore,& con dili

genza; ne mi pareua fatica dimandare amici maggiori quello, che io non fa

pcua . onde piu uolre fui d'opera,e di configlio aiutato dal Tribolo,dal Ba-

dinello,e da altri, feci adunque in un quadro aho tre braccia elio Duca Alef

fandro,arraato,e ritratto di naiurale,con nuouainucntionee’un federefat

todi prigioni legati !nficme,& con altre fentafie. E mi ricorda,che oltre al

ritratto, ilquale lomigIiau3,per far il brunito di quell’arme bianco, lucido,

e

proprio,che io ui hebbi poco meno,che a perdere il ceruello,cotanto mi af-

taticaiin ritrarre dal ucro ogni minuzia . Madifperato|di potere in quella

opa accollarmi al uero,menai Iacopo da Putormo,-i]quale io p la Tua molta

virtù, ollcruaua.a uedere l’opa,& cÓfigliarmialquale, ueduto il quadro ,
e

conofeiuta la mia palTionCjmi dille amoreuolmenic -, figliuol mio , inlìno a

che quelle arme uere,elullranii Hanno a canto a quefto quadro,le tue ti par

ranno lempiedipintc;perciochele bene la biacchaèil piufiero colore, che

adoperi l’arrcjè nondimeno piu ficro,e luftrance è il ferro, togli uia ie uercje

uedrai poi,chenonfonole tuefintearmicofi cattiuacola,comeIe tieni;.

Quefto quadro fornito,chefu,dicdi alDuca,eil Ducalo donòia M.Ottauia

no dc’Medici nelle cui cafe è flato infino a hoggtj in compagnia del ritratto

diChaterina allora giouanc forclla del detto Duca,e poi Rcinadi Francia i

edi quello dei Magnifico Lorenzo uecchio. NcUemcdefimecafefono rre

quadri pur di mia mano,c fatti nella miagiouanezza. In uno Abramo sacri

fica Ifac. nel fecondo è Chrifto nell’orto; c neU’altro la ccna,che facon gl’A-

poftoli . In ranco efiendo motto Hipolito Cardinale, nel qualeci a la lom-

ma collocata di tutte lemiesperanze,cominciaiaconofcerc,quantorono va

ne,lepiuuoliejIefperanzedi quefto mondo,echebifognain le ftefio,e nels

refiere da qualchecofa principalmente confidarli . Dopo queft’opeie,U£g-

gendo io che il Duca era tutto dato alle fortificazioni,& alfabricare,comin-

ciaijper meglio poterlo feruite,a dare opera alle cofe d’architettura, e uilpc

fi molto tempo. In tanto hauendofiafarl’apparatoperriccuere Tanno 1556

in Firenze l’Imperatore Carlo quin tojnel dare a ciò ordine il Duca , cornile

ai depurati fopraquellahonoranza,comes'è detto nella uica del Tribolo ,

che m’haueflero leco a difegnate tutti grarchi,& altri ornamenti da farli, p
quell’entrata . Ilchefacto,mi fu aDCO,per beneficarmi,allogato,oltre le ban

diete grandi del Caftello.e fortezza,come fi dille, la facciata a ufo d’arco trio

fàIe,chefifeceasaD Felice in piaza,alta braccia quaranta,e larga ucnn;&3p*
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^ello,l’ornamento della porta asan Piero Gactolini, opere tutte grandi, e

(oprale forze mie.echefupeggio,hauendomi quefti fauori tirato addoffo

DJilleinuidi^circa ucnti huomini,chem’aiutauanofarle bandiere, egi’al-

trilauori,mi piantaronoinfulbuonoja perfaafione di quefto,cdi quello,ac

doiononpotenicondurretanteopere,e di tanta importanza. Ma io, che

baueuapreueduto la malignità di que tali,ai quali hauea fempre cercato di

giouarejparte lauotando di mia manogiorno,e notteje parte aiutato da pit

airi faauuti di fuora,che m’aiutauano di nafeofo, attendeua al fatto mio, &
acercaredifuperare corali difKcul tà;emaliuoglienze con i’opereftellè.

liqual mentre Bertoldo CorfiniiallorageneraleproueditorepcrsuaEccef-

lentiahaueua rapportato al Duca,che io haueua prefo a far tate cofe, chenó

tramai poffibile,che io rhauefll condotte a tempo,emaffimamente non ha

Bendo io hnomini,& edendo l’opere molto adictro
.
perche mandatoli Da

caper me,e dettomi quello,che hauea in tefo,gli nfpofi;Che le mieopercera

aoabuon termine,come poteua uedere fua Eccellentia a fuo piacere, c che

il Eoe loderebbe il tutto, e partitomi da lui. non padò roolcojche occultarne

teuennedoueiolauoraua,euideiltutro,econobbein parte rinuidia,ema

iignità di coloro,che fanzahauernecagionc,mi pontauanoaddoflo. Vena
toiltempo,chedoueuaognt cola edere a ordine,hebbi finito di tutto punto

epodi a luoghi ioroji miei lauori,c6 molta fodisfazione del Duca, edell’vni

netfale. La doue quelli di alcuni che piu haiieuano penfatoa me,chea foro

adii, furono medi fu imperfetti, finita la fefta,oltre a quattro cento scudi

,

che mi furono pagati,per ropere,mene donò il Duca trecento, che fiieua»

ronoacolorojchenotlhaueuanocondottoaSneleloro opere al tempo de

terminato,fccondolchefieraconuenurod’accordo. Coniquali auanzi,e

donatiuo maritai una delle mie forelle *. E poco dopo ne feci un’altra mona
«Delle Murate d’A rezo,dando al Monafterio oltre alla dote,o uero limoli

najuna tauola d’una Nunziata-di mia mano,con un tabernacolo del Sacra-

mento in eda tauola accomodatOjlaquale;fu pofta dentro nei loro Choro,

doue ftannoaufitiare.

Hauendomi poidatoa fare la compagnia del Corpusdomini d’Arezzò la ta

uoladeirAltarmaggioredi sanDomenicoioifeci dentro un Chriftodepo-

ftodiCrocejepocoappredo per la compagnia -di san Rocebo ceroinciaila

taunladellaloFoChiefa in Firenze. Hora mentre andaua procacciandomi,

folto la protezione del Duca Aletlandro honore,nome,e facuhà, fu il poue

ro Signore crudelmen te uccifo,& a meleuatoognl speranza di quello, che

iotniandau3,medianteilfuofàuore,promettendo dalla fortuna, perche ma
tati,in pochi anni>Clemente,Hipolito,&:Aledandro,miriroluei,con6gh3-

lodaM. Ottautanoanóuolerepiu feguitarela fortuna delle Corti, ma Far

tefolajfebene facilefarebbe ftatoaccomodarml.colSignotCofimodc Me-
dici ououo Duca-. E coli tirando innanzi in Arezo Indetta tauola, e facciata

di san Roccho,con l’ornamento.mi andana mettendo aordine, per andare

aRoma,quando per mezzo di M. Gioaanni Pellafira(comei>iotK)lIe,alqua

lelempremironor3ccomandato)& dal quale ri£onofco,&boriconofciu-

to Tempre ogni mio bene, fu chiamato a Camaldoli capodell^ongregazìo-

. CeCamaldolenfe da i padri di qucIl’Heremo a uedere quello, che. difegna-
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«anodi voler ^arenell^oro Chiefa.DouegmntOjmi piacqae fommamèa-
ic ralpeftre,5c heterna folitudinc,e quiete di quel luogo santo: e fe bene mi

accorfi di prima giuo!a,che que’padri d’afperto uenerando,ueggendomi co

fi giouanCjftauano (opta di lorojmi feci animojC parlai loro di raaniera>chc

fi rifoluerooo a uolere feruitfi dell’opera mia nelle molte pitture, chcanda

nano nella loro Chiefa di Camàldoli aolio,& in frefco . ma doue uoleuano'

che io innanzi a ogni altra colàlacelfi la tauola dell’alrar maggiore, moftrai

loro con buone tagioni,cheera meglio far prima una delle minori,che anda

nano nel traraezo. E chefinita quella,fe fufie loco pjaciuta,harei potuto le-

guitare. oltre ciò non uolfifare con eflì alcun patto fermo di danarijmadilli

che doue piacefie loro, finita,che luflè l’opera mia, me la pagaficro a lor rao

do,e non piacendo me la rénde(ìcrò,che la terrei per me ben uolentieri

.

La qual condiiioneparcndo lóro troppo honefta.& amoreuole, furono c5

tencijcheio mettelfimano a lauorare . Dicendomi elfi adunquc,chc ui uo-

ieuanola Noftra Donna col figlio io colio .san Giouanni Batifta,e saHicro-

niroo,i quali ambiduefurono Hercmiti,&habitaronoinbo(chi,elefclac}

ini parti dairHermOjefcorfi giu alla Badia loro dì Camaldoli : doue fattone

con preltezza un difegno,chc piacque loro,coininciai la tauola, c indire me
fi l’hebbi finita del tutto, e meflaalìuoluogo.con molto piacere dique pa-

dri(per quanto tnofirarono)e miofilquale m detto fpacio di due mefi, pro-

nai quanto molto piu gioui agli ftudii una dolce quiete,& honefta ìolitudi

ncjchei rumori dcllepiazze,edel!e corti, conobbi dico Terror mio, d’haue-

re porto per l’addictro le fpetanzé mie ne§rhuomini,e nelle baie,egitando-

ledi quefto mondo, finita dunque la détta tauola,mial)ogorortofobiiamé-

tc il refto del tramezzo della Chiefa; cioèIe'ftorie^&aHro,cHeda ballo,&al

to ui andauano dilauoroa frefcorperciochelefacclfilaftàteuegncnte, atte*

foche la uernata non farebbe qùafi poffibilelauotareafcclcoin quell’alpe,

'cfraquc’monti.per tanto tornato in Arczzo,finila tauola di san Roccho,ta

ccndoui la Noftra Donna,fttrànci,& un Dio padre,con certe faettein mano
figurate per la pefte. Lequa!i,mentre egli è in atto di fulminare,

è
pregato da

san Rocche,& altri fanti per lo popolo, nellafacciata fono molte figureafre-

f;o,!cqualiinfieraccon la tauola fono come lono. Mandandomi poiachia-

mareinualdi Caprefe fra Bartolomeo Gratiani frate di sant’Agoftino dal

Mon te san Sauino,mi diede afare una tauola grandea olio, nella Chiefa di.

san to Agoftino del Monte detto, per l’altar maggiotc.E cofi rimafo d’accor

do,me ne uenni a Firenze a uedere M. Octauiano,doue ftando alcuni gioc-

ni,durai delle fatichea far fi,che non mi rimettefle al férmzio delle corti
,
co

me haueua in animo, pure io uinlì la pugna con buone ragioni,e rifolueimi

d’andar per ogni modo.auan ti che altro facerti,a Roma . ma ciò non mi ven.

nefattofe non poi che hebbi fatto al detto MefterOctauianouna copia del

quadro,neI quale ritrafte già Raffaello da V rbino Papa Leone, Giulio Car-

dinale de’Medici,& il Cardinale de’Roffi,perciocheil Duca riuoleuail pro-

prio,che allora era in potere di eftb Mefler Ottauiano. la qual copia,cheio fe

ci è hoggi nelle cafcdegi’heredi di quelSignorejilquale nel partirmi per Ro
ma mi fece una lettera di cambio di 500. feudi a Giouanbatifta Puccini , che

megli pagaflcadogniroiarichicftajdicendomifcruiti di quefti per potere

attende*
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jRen(ìerc a taoi ftudii,quando poi n’haraìil commodo,potrai tcndermegli
òin opere,ò in contanti a tuo piacimento

.

AcriuatodunqueinRomadi Fcbraio Tanno 1559. ui ftei tutto Giugno, at-

tendendo in compagnia di Giouanbatifta Cangi dal Borgo mio garzonea

difegnarc tutto quello,che mi era riniafo indietro Tahre uolce, cheera ftaio

inRomaj& in particolare ciocheera folto terra nellegrotte. Nelafciaico-

laaicunad’archirettura.òfculturajcheionon difegnaiIì,enonmiiuraffi.

In tanto che pollo dire con uerirà, che i dilegni ch’io feciin quello spazio di

tempo,furono piu di trecento. De'quali hebbi poi piacere,& utile molti aa

niinriuedergli,ennfrefcarela memoria dellecoledi Roma. Léquali fati-

che, e ftiidio,quanto mi giouallero, fi uide tornato che fui in Tofcana nella

tauola,che io feci al Monte san Sauino,nellaquale dipinfi, con alquanto mi

glior maniera,un’adunzione di Nollra Donna,e da balìo,o!treagTApofto-

lijche Ibno intorno al lepolcro, fante AgoftinOjC san Romualdo . Andato

poi aCamaldoli,fecondo che hauea promcllo a qut’padri roroiti,feci nelTal

tratauoladel tramezzo la natiuita di GiefuChrillo,fingendo una notreal-

laniinaradallolplcndorediChriftonato,circódacodaaIcuni paftori, che

l’adorano . Nel che fare andai imitando con i colori i raggi folarf,e ritraili le

figure, e tutte Tal ttecofedi queU’opa dal naturale,& col lume,accio fulTcro

piu cheli potelìefimili al uero.poi,percheque!!umenon poteapaflarelò-

pralacap5na,daquiuiinfu,& alTintorno,fecichefupIilIeunlume,chevie-

nedallofplendoredegl’Angelfchiin aria cantano Gloria in excelfisDeo.

senzache in certi luoghi fanno lume ipaftorijcheuanno attorno, con couo

cidipagiiaaccefi,& in parte la Luna, faScella,& l’Angelo, che apparilce

a

certi paftori
.
Quanto poi al cafamentofeci alcune anticagliea mio capric-

cio con Ifetuc rotte, Scaltre cofe fomiglianti . Et in lomma condullijqueiro-

pera con tutte le forre,e faper mio. e le bene non arriuai con lamano, & col

pennello al gran difiderio,euolontàdiortimamenre operare, quella pittura

nondimeno a molti épiaciuta. Onde Mefter Faufto Sabeo, huorao lettera

dfsimOjSc allora cuftode delia Libreria del Papa,fece,e dopo lui alcuni altri

molti uerfj Ianni in lode di quella pictura,mofiì per auen tura piu da moka
affezzione,chedalTeccel!enradelTopera.comun chelìa,fecolauièdi buo-

no,fu dono di Dio. finita quella tauola,lì riloluerono i padri, che iofacellì a

frefconellafacciata le ftorie,che ni andauano onde feci fopra la porta il ri-

tratto delTHèremojda un lato s. Romualdo con un Dogedi Vinezia,chefu

fanc’huomOjedalTakrouna vilÌone,chehebbeildetto fante la doue fece

poi il fuo Heremo>con aicunefan talie,groctefche, Scaltre cofe,che ui lì ueg-

giono. e ciò fatto,mi ordinarono,che la ftate dell’anno auenireio tornafsi a

fere la tauola delTaltargrande . In tanto il già detto don Miniato Pitti , che

allora era vilitator della congregazionedi Monte Viiueto,hauendo ueduta
la tauola del Monte s.Sauino,eTopere di CamaldoÌi,irouòin BolognadójFi

lippe Serragli Fior. Abbate di s.MicheleiBofco, egli dilIe,chehauedoliadi

pignereil Refettorio di quell’ honoratoMonafterio, gli pareua,cheamc,e

non ad altri fi doucflequelT opera allogare
.
perche fattomi andareaBolo-

gna.ancorche l’opera nilTegrandcje d’importanza, la rolli afare. ma prima

nolli uedere tutte le piu famofe opere di pittura, che fnlleto in quella città

,

E E E ece
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di Bolo£»nefi,e d’iltti. Toperadunque della tettatidi quelrcfettorio^fu di\ù

fa in tre quadri, in una haueua ad edere quando Abramo nella uaile Mara
brc apparecchiò daraangiareagl’Angeli. Nel fecondo Chrifto,cheeiren«

doin cafa-di Maria Madaleoa,&Marca,parla con ella Marta,dicendogli^cha

Maria haclecto ì’otuma patte . E nella terza haueua da edere dipinto-s. Gre

godo a tnenfaco dodici poueri,fra i quali conobbe edere Ghrifto. per tanto

melìo mano all’opera in qucft’ulcima finii san Gregorio a tauolain nacon-
uentOje-fcruitoda-monacibianchi di quell’ordine,per poterui accomodare

que’ padri,fecoDdo,che elfi uoleuano . Feci oltre ciò , nella figura di quel

santo Pontefice l’effigie di Papa Clemente VII.& intorno,fra molti Signori

Arabafciadori,Principi,& altri pedonaggi,che lo {tanno a uedere mangiare

ritraili il Duca Aledandro de’Medici per memoria debeneficij,efeuori,che

io haueua dalui riccauti,efer elTere ftato chi egli fui& con edo molti amici

miei. Efraoolorojcheferuonoa tauoÌajpouerj,ritra{fia]cunifrati mici do

medici di que! conuento,come di for€llicri,cheroi lerukiano,dilpenlatore»

canouaio,& altri cofi fattile cofi l’Abate Serraglio, il Generale don Cipria-

coda Verona,e ilEeniiùoglio. Parimente titralfi il naturale, ne’ vedimeli

ti di quel Pontefice,conrraFacendo velluti,domafehi,& altri drappi d’oro

,

edi fera d’ogni forte . Tapparccchio pu.i,yad,aninia!i, & altre cofcfecifere a

Chridofano da! Borgo,come fi dilTe ncUa fua-uita. Nella fecondaftoria,cec

Cai fare di manierale tede,! panni, &jcalamenti,oltre all’ edere diuerfidai

primi, chcfaccdinopiu cheli può apparire l’affetto di Chrido ncU’mdicui-

rc Madalena,&: l’affezionCjC prontezza di Marta nell’ordinarcii conuito , c

dolerli d’edere lafciata fola dallalorella in tante tatiche,c rainiderio. p non

dir nulla dell'attenzione degl’ApodoIi.Sc altre molte cofe da edere canfidc

rate in queda pittura. Quantoalla terzaJtoria>dipinfi i tre-Angeli(uen.ea

domi ciò fatto non lo come){n-unaIucc celeftc, che moftra pattUfi da loco,

mentrciraggid’unSoleglicircondainunaNuuola. De’ quali tre Angeli

iluecchioAbramo adora uno , fc. bene fono ire quelli che uedejmcnireSac

la.fi da ridendo,e penfando,come poda edere quello che gl’è dato promes-

fo}&.Agar con Ifmaei in braccio li parte dall’Hofpizio. fa anco lamedefiraa

luce,chiarezzaai fcrui che apparccchiano,fraiquali,alcunichenópodono

fofferirelolpledorejli mettono le mani fopragl’occhi,c cercano di coprirli:

laquale uarietà di cofejperchel’ombrecrudej&j lumi chiari danno piu for-

za alle pittare , fecero a queda hauer piu tilieuo.che l’altre due non hannoj

e uariando di colore, fecero effetto moltodiuerfo. Ma coli hauels’io faputo

metsere in opera il mio concetto,corae fempre con nuoue muenzionijefan*

t?ìle,fono andato allora,
e
poi cercando le fatiche,& il difficile dell’arte

.

Queft’opera dunque,comun che fia fu dame condotta in otto me6,infieme

con un fregio a fi:efco,6c architettura,intagli,fpalliere,tauole,.& altri orna-

menn di tutta i’opcra,edi tutto quel Refettorio;& il prezo di mero mi con-

tentai,che fuffe diigento.fcudi. come quelli che piu afpitaiia alla gloria, che

alguadagno. OndeM. AndreaAlciaiimioamiciiIimo,chealloraJeggeuii

in Bologna,vi fece far fotto quefte parole.

Oéiomsminjìks opmé Amino Geòrgia pifbtm, non tm pr£cio., qmmmieorm
obfepiOj^ honorisuotomiio i$}?.PhilippitsSefraIiuspon,

.Ì6CÌ
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feci io <Hicfto medefimo tempo due tJiiolettcd‘un Chriftò morto , e d’un*

jt(!urrczzionc,lequa!j furono da don Mintato-Pitti Abate porte nella Ghie-

la di santa Maria di Brarbiano.fuor di san Gimignano di V àldelfa. Lcqualì

opefinitc, tornai (ubico a Fiorenza,perciochejl Treuifi,raaeftro Biagio,&
altri pittori Eolognefi,pen(ando cheio mi uoledi acalare in Bologna, e torre

loro di mano l’opere,& i lauori,non celTauano d'inqiiietarmi ma piu noia-

isatJoloro fte{fi,che me, ilquale di certe lor paflìoni,c modi mi ridcua. m Fi-

tenzeadunque copiai da un ritratto grande infino alle ginocchia, un Cardi

nilcHipolito a M. Octaiiiano,& altri quadri,con iqviali mi andai trattencn

doin que’caldiinfoportabili della fiate, i quali uenuu, mi tomai alla quie-

te, efrcfcodi Camaldoli
,
per fatela detta cauola dèli’ aitar maggiore, nella

cjualefèciun Chrifto.chc èdepofto di croce,con tatto quello ftudio, efatica

chefflaggiorcmifu poffibiletiS: perche col fare,& col tempo mi pareuapuc

migliorare qualche cofa, ne mi fodisfacendo della prima bozza gli ridetti di

meflica, Se la rifeci quale la fi uededi nuouo tutta. & inuitato dalla To-

litudincjfeci in quel medefimo luogo dimorando,un quadro al detto! Mes-

fÈrOctauiano,nel quale dipinfi un san Giouanni ignudo, cgiouinetto,fra

certi rcogli,crnaflì,c che io ritralTi dal naturale di quc’Momi. Ne a pena heb

bifinitc quell opere,clTecapitòa Camaldoli MèSer Biodo Altouiti, per fa-

re dalla cella di santo Alberigo,luogo di qiie’padri,una condotta a Roma g
uiadel reuere,digrotIì Abeti, per la fabri cadi san Piero; riquale ueggendo

tutte l’opere da me (lare fatte in quel luogo,
e
per mia buona forte piacendo-

gb,prima che di li par ti(Ie,fi rifoluè,che io gli feceffi per la fua Chicfadi san

to Apertolo di Firenze,una rauola
.

perche finita quella di Camaldoli, con la

facciata della cappella in ftefcojdoue feci efperimentodi unire il coloricoa

rfio con quello, e tiufeimmi affai acconciamentetme neuenni a Fioréza,|e fe

ciladettatauola. eperchehaoeuaadarc(aggiodimeaFiorenza,non haue

doui piu (arto (omigltante opera,fiaucua mcrtti'concorrenrij & defiderio di

acquiftarcnome.midilpofi auolerein quelFopera far il miosforzo, emet-

teroi quanta diligenza mi fuflemai pofiibile . E per potere ciò fare fcarico

di ogni mclefto penfiero,prÌma maritai la mia terza forella, & cóperai una

cafa principiata in ArczzD,conun fitodafareortibellilTiminel borgo di sa.

Vico,nella miglior aria di quella città . D’O ttobre adunquel’anno IJ40. co

nrindai la tauola di werter Binde,per farui una ftoria,che dimortrarte la con

cezionediNoftra Donna.fecondocheera il titolo della cappella, la qual co

sapcheame era aliai maIageuole;hauucone M.Bindo.edio il parere di mol
ti comuni amici,huominilitterati,la feci finalméte in qfta maniera, figurato

l’albero del peccato originale nei mezzo della rauola, alle radici,di erto come
primi trasgteflori del comandaméto di Dio, feci ignudi, et legati Adamo, &
Eoa,c dopo agl’aliri rami feci legati di manoin mano Abrà,irac,Iacob, Moi
fc,Aron,Iofue,Dauir,cgraltri R.erucciruiaméterec6doitépi.tuttidico lega

tipambcduc!ebraccia,eccettoSamuel,es.Gio.Batiftai quali fono legati p
un folo braccio,p edere ftad satifìcati nel vette, a! tróco dell’albero feci au*

colto cóla coda riticofepétc,ilquale hauédo dal mezzo in fulforma huma
na,h3 le mani legate di dietrojjfopra il capo gli ha un piede

, calcandogli le

corna,!a gloriofa Vcrgine,chc l’altro tiene fopraiina Luna,cflédo veftita di

Sole.óccoronaradi iz.rtclle. £l Eece 1
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lacjual vergine, dico,è foftenuta in aria dentro a uno fplendoreda molti An
gcletti nudi,illuminati da i raggi,càe uengono da lei . i quali raggi parimcn

tepacando fra le foglie dell’Albero,rendono lumea i legarle pare,che uada

no loro feiogliendo ilegarai con la uirtu,e grazia,che hanno da colei donde

procedono, in cielo poi,cioène] piu alto della tauolafono ducputti,che ten

gonoinmanoalcunecarri,neÌlequalifono fcritte quelle parole. Quos
Eu§ culpa damnauiCjMarisgratialoluit. In fommaiononhaueafinoal

lorafatto opera per quello che mi ricorda,necon piu ftudiojnecon piuamo

ie,efaticadi quella>ma curtauia,fcbenefansfccia altri per auenm.-a,non

latisfecigiaa mefledoicomecheiofappia il tempo,lo ftudio>eroperach’io

mifiparcicolarroencenegrignudi, nelle tede, e finalmente in ogni cola.

Mi diede Mefier Bindo,per le fatiche di quefta tauola trecento feudi d’oro )

& in oltre,i’anno feguen.te mi fece tatecoi'tefie,& amoreuolezzein cafa luai

Roma;doac gli feciin un piccolquadro,qiiafi di minio,la pittura di dettata

noia,che io faro femp allafua memoria ubbligato. Nel medelimo tépo ch’io

feciqfla tauola che fupo{la,comehodetto,i s.Apoftoio,fccia'M.Ottauiano

de Medici una V enere, & vnaXeda con i cartoni di Michelagnolo: & in ua
gran quadro un fan Girolamo,quantoihuiuojin peniten2a,ilquale coniem

piandok mortedi Chriftojche ha dinanzi in fulla-Croce, fipercuoteil pet*

io,per {cacciare della men tele cofediVenerejC le tentazioni della carne,che

alcuna uolta il moleftauano^ancot chefufle nei bofehi, e luoghi foiinghi, c

falaatichi,fecondo che egli fteflo di fe largamente racconta.per Io chedimo

ftrarc,feci vna Venere,che con amore in braccio fugge da quella contempla

2Ìone,hauendo per mano il giuoco,& efiendogli cadate per terra le frecce,

&il curcallotrenza che le faette da Cupido tirate uerfò quel Tanto, tornano

rotteuerfodiIui;&aIcune,checafcano>gli fono riportate col beccho dalle

Colombe diefla Veneredequali tutte pitture,ancora che forfè allora mipia-

ceflero,e da me fnfTcro fette come léppi il meglio^non fb quanto mi piaccia-

noin queflaetà . Ma perche farce infc èdtfidlejbifogna torre da chi fe quel

che può . Diro ben quefto,pero chelo pofloriire con uerita,d‘hauerefem-

pre fatto le mie pitture,inaenzioni,& diiegni coman che fieno,non dico co

grandiflìma preflezzajma fi bene con incredibile facilità,e fenza ftento.

Dichemifiateftimonio,coroehodetto in altro luogo, la grandiflìma tela,

ch’io dipinfi in san Giouanni di Firenze in Tei giorni foli l’anno 1541. per Io

bactelimo del signor don Francefo Medici,hoggi principedi Firenze,e di Sic

na.Horafebeneio uoleua,dopo que{l’opere,andareaR.oma,perfetisfarea

Mefler Binde Altcuiti,nonmi uennefetto. percioche chiamatoa Vinezia

da Mcller Pietro Aretino,poetaal!oradi chiariflimo nome, e mio amiciflìmo

fui forzato,perche molto difideraua uederm!,andar laviche feci ancho uo-

letirieri per «edere i’opere di Tiziano, ed’altri pittori,! quel maggio, laqual

cola mi uenne fetta,pero che in pochi giorni , uidiin Modena in Parma

l’opcredclCoreggioiquellediGialioRomanaiMan£oa,el!anùchitàdi Ve
rona finalmente. giunto inVineziacondue quadri dipinti dimiamano»
coni cartoni di Michelagnolo gli donai a don Diego di Mer.dozza,che mi

mandò dugentofeudi d’oro. Ne molto dimorata Vinezia, che pregato dal-

l’Aretino feci a i signori della Calza l’apparato d’una loco fella
, doue hebbi

in
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jfl mia compagnia BatiftaCurigiit&ChriftofaDoGherardi dal Borgo s.Si-.

polcrOiSc Baftiano Fiori Aretino molto ualenti,& prarichi , di che fi cin al*

troliiogo cagionato a bafianza ,egli none quadri di pitturanel palazzo di

Meller Giouanni Cornaro,cioè nel sostrato d'^nacameradel filo palazzo»

cbeèdasan Benedetto. Dopo quefte,& a! treoperedi non piccola importa

W,chefeci allorain Vinezia,me ne parti,ancor che’iofufiiropra fatto da ila

Dori,che mi ueniuano p le manj,alli Tedici d’Agofto lano i54i.e tornairae*

oeinTofcana.doue auan ti,che ad altro uolefiì por mano,dipinfi nella uolca

d’unacamera.cfaedimioordineera fiata murata,nel!a già detta mia cafa,tut

tel’attijche fono fotte ildifegno , ò cheda luidependono.Nel mezzo è una

fima,chc (ìede fopra la palla del mondo, e fuona una tromba doro j^etian*

doneuiaunadi fuoco finta per la maledicenza . &intornoaieifonocon or

dine tutte le dette arti con i loro ftrumen ti in mano.E perche non hebbi tc-

poataril tutto,lafciai otto ouati,per fare in eflì otto ritratti di naturalcdc’pri

midellencfitearti. Nemedefimigiornifeci alle monache di santa Mar-
gherita di quella città,in una cappella del loro ortoafrefeo una natiuità di

Chrillp di figure grandi quanto il uiuo . E cofi confumala , che hebbi nella

pria il redo di quella fiate,
e
parte deH’Auiunno,andai a Roma. Doue ef-

lèndo dal detto Mefler Binde riceuuto,c molto carezzato, gli feci in un qua

droaolioun Chrifto quantoiIuiuoleu 2todiCroce,epofio in terra a p'e*

didcllalmadreie nell’aria Febo, che ofcnraiafacciadc! Soleje Diana quella

della Luna . Nel paefe poi,ofcurato da quefie tenebre,fi veggiono fpezzarfi

alcuni monti di pietra,moffidal tertemoto,chefu nelpatirdelSaluacore: &
certi morti corpi di san ti,fi ueggiono j -riforgendo ukirede’sepolcri in uarij

modi. Ilquale quadro finicojche fu.per fila grazia,n6difpiacquc al maggior

pittore rcu!iore,&: atchitctto,chefiafiato a tempi noftri,e forfede noftri paf

fatitper mezzo anco di quefto quadro, fui moftrandogliele il Giouio ,

& Meiler Bindojconofcimo dall’Illuficifiìmo Cardinale Farnefejalqualefeci

li come uolifjin una tauola alta otto braccia,elarga quattro,una iuftizja,che

abbraccia uno Struzzo, carico delledodici iauo!e,& con lo scettro che ha la

•Cicognainciraa,?c armata il capo d’ima celata di ferro,ed’oro,có tre péne,

impiefa del giufto Giudice, di tre uariati colori , era nuda tutta zupina dal

mezzo in fu . Alla cin cura ha ccftei legatLcome prigioni, con catene d’oro

ifeite Viziijchealei fono con ttarii,]acorruzzicme,l’ignoranza,la crudeltà, il

Umore, il tradiroento,!abugia,ela maledicenza . Sopralequaliè poftal fui

le spalle la verità tu tra nuda,offerta dal tempo a)Ìaiufii7Ìa, con unprcfentc

di'duc Colombe fatte per l’innocenza. Alla quale uentà mette jn capo <?fla

luftizia una corona di quercia per lafoitezza dell’animo . Laquale tutta ope

racondu{rKonogniaccuraiadiligenza,comcfeppiilraeglio. Nel medefi-

mo tcmpo,facendo io gran feruitu a Michelagnojo Buonarruoti,«piglian-

do dalui paterein tu itele cofe mie, egli mi pofepfua bótà molta p.iuafiezio

ne: ctu cagione il fuo configliarmiacio,perhauerc ueduto alctini difegni

miei, cheiomidied*dinuouo,6c con miglior modo alio ftudio delle cofe

d’architctiura:iichepcr auentura non harei fatto giamaUe.queitJiuomo ec

ccllentiffimo non mi hauefle detto quel che mi difle che per modeftia lo tac

fio. Il san Piero segueBce,eflendo grandiffirai caldi in Roma, & fiauendo li

confe-
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Confumata rutta creila vernata del 154J. me ne tornai a Fioreoza.douein cr
G MciTer Ottauiano de’MedtcUa quale io poteuadir cala mia, feci a M. Eia

«io Mei Lucchefe.fuo comparcin una tauola il medelìmo concetto diquel

la di MeflcrBindoin fanto Apoftolo.mauariai dalla inuenzione infuore

ógni cofaie quella finita fi mifein Lucca in san PieroCtgoli alla fua cappella,

feci in un’altra della medefima gràdezzàjCioè alta fette braccia, Se larga quat

trojla Noftra DonnasSan Hieronimo, san- Ltica,santa Cecilia,santa Marta

Santo Agoftino,e san Guido Romito. laquale tauola fu mefla nel Duomo di

Pila,doue n’erano molte altre di mano d’huomini eccellenti. Ma non hebbi

fitoftocondottoqueftaalfuofincycheroperaro di detto Duomo mi diede

a fare un’altra . Nclla quale perche hauena andare fimilmente la Noftra Dó
najpcruariare dall’altra,feci effaMadonnacóChrifeo morto a pie della Cro

cc,pofato in gremboaleiji ladroni in alto {opra le croci , &con^le Marie , c

Niccodemo,chelono intorno,accomodarii santi Titolari di quelle cappelle

chetuttifennocomponimento,cuagala ftoriadi quella tauola . Di nuouo

tornato a Roma l’anno 1544. olerea molti quadri che feci a diuerfi anricijdc

quali nó accade iar raemoria,feci un quadro d’unaVenerecoldtfegno di Mi
chelagnoloaM.BindoAltouiti che mi tornauofecoincafa.&-dipiÌ5pGaIcot

to da Girone mercante Fiorétino in' una tauola a olio Chtifto depoftodi ero

ccjlaqualcfu pofta nella Chiefa di sSto Agoftino di Roma alla fua C3ppel]a.p

Jaquale tauola poter fare co mio cómodojvnfieme alcun’ope,che mi haueua

allogato Tiberio Crifpo Caftellano di Gaftel sat’AgnoIo, mi era ritiratoda

mem Trafteoere,nel palazzo,che già rourò'il V efeouo Adimari , fotto sato

Honofriojche poi è ftato fornito daSaluiatiil fecódormafécendomiindifpo

ftojcftraccho da tfinitcfatiche,fui forzato tornarmene aFiorcza.doue feci al

Cuni quadri,efea gl’aìtri vno,in cui eraDacc, Petrarca, Guido Caualcanti, ih

Boccaccio.Crnoda Piftoia,eGuittoned’Arezzo,iÌquale fti poi di Luca Mar-

tini,cauato dalle teftcariche loroaccurataméte;del quale nc fono ftate fatta

poi mokccopie.il medcfimoannoij44.c6dottoaNapo!i dadÓGiammateo
d’Anuerfa generale de’Monaci di mote Oliuero,pch’io dipignelTì il refettorio

d’un loto Monafteriofabricato dal Re Aif5fopnmo;quando giufi,fui p n5
accettare l’opajeflédo ql refettorio,

e
ql Monaft; fatto d'arebitet. amicale con

le vokcaquarti acuti,e bafle,e cieche di lumi, dubitàdodi nóhauetead ac-

quiftarni pocohonore. pure aftrccto dado MiniatoPicti,edad6|Hipoiito

da Milano mieiamicifs. & allora vifitatori di qil’ordine,accettai finalmente

l’irapfa. la doueconofcédonó poter fare corabuona,fen6 cógri-copia d’op

Daméti.'gl’occhi abagliado di chi hauea a ucdereqll’opajcó la uarietadi mol

tefigurc,mi tifolUeia fare tutte le vokedi elio refettorio lauorate di ftucchi

P leuat aia con ricchi pariimeti di maniera moderna, tutta qlla uecchiaia, c

goftezadifcfti.nel chemrforon’ di gtàdeaiuto le volte,c mura,fette,come fi

ufa I qlla ci tta,di pietre di tufò,cue fi taglione come fa i! legname, ò meglio »

cioè come ì mattoni nócotti ircramète. pciochc io ui hebbi comodità,taglia

do,di feresfódati di quadri,ouati,& ottagoli ringrofiado có chiodi,c timer»

icdodc’mcdefimi tufi. Ridotte aduqiqlle volte a buona ^porzione,c6 quei

ftucchi,
i
quali furono iprimi,chea Napoli fufiero iauora ti modcrnamete, c

patticolarmctc le fecciite,e teftedi ql refettorioaii feci lei tauole a olio, alte
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fette brac. cioè tre p reftata. in tre che fono ft^raJ’enwata del Refettorio è il

piouere della mana al popolo Hebreo,pfenii Moire,& Aro , che ]a ricoglio-

flo. nel che mi sforzai di moftrare nelle dónc>negl’homini,e nepuiti diuerfi

ta d’atutudini,e ueftiiite l’affcttOjCÓ che ricogliono,e ripógono la manna,ri

graziàdonc Dio. Nella teftatacheè a sómo è Chrifto,che defina in cafa di Si

nione,e Maria Madalena,chec6 le lachiimegli bagna i piedi,egrafeiuga co

jcapclli, tutta moftradofi péti cade’fnoi peccati. laquale ftoriaèpartita in tre

qaadii. nel mezzo è la|cenaia ma ritta|iinabottiglieria,con una credéza pie*

cadi vali in uarieformc,eftrauagati,éca-man finiftra uno scalco, chccódu-

cele vigade. le volte furono cÓpartitc in tre parti, in una fi tratta della fede,

.nella fetóda della religione,e nella terza dell’eternità. Ciafeuna delle quali

,

pche erano in mezzo,ha otto virtù intorno,diraoftràci a i monaci che mql
lefcttorio magiano c]llo che alla loro uita,& pfezzione èrichiefto . E parrte

dure i uani delle volte, gli feci pieni di grotteichedequah in 48. nani fanno

ornameto alle 48. immagini celeft!,&rm fei faccie p lo lungo di ql refettorio

dotto lefincftre fatte maggiori,cc6ricchoornaroéto,dipinfi fei delle parabo

iediGieruChriftodcquaiitàaoapropofuo diql luogo. Alle quali tutte pit-

ture,& ornaméci cornlpóde Tintaglio delie fpalliere fatte riccharaence. Do
pofeci aU’alcar maggiore di qlkChicfa una tauola alta 8- brac. detroui la N.

Dona,che pfenca a Simeone nei icpio G.Chrifto pkcolino,con uoualuézio

ne. ma egra co{a,cbe dopo Giotto,nó era-ftato jfino allora in fi nobile, e gra

rittà,macfiri cheinpitturabaueflinofatto alcunacofad’Iportaza.seben’vÀ

«afiatocódottoaltùa cofadifuoridimanodeÌlkcugino,ediRaff.plo che

jn’igegnaifaredimaniera,pquàtofieftédeuail mio poco lape,chefihaues

fero a luegliare gl’igcgni di ql paefe,a cofe gradi,e honoreuoli opare.^llo

ióaltrojchene fia ftato cagioneida ql topo in qua ui fono ftatefattedi-fiucchi

epitture molte bellils. epe. oltre alle picturefopradecce, nella uolta della fo

jc-furia dei medefimo monaft. códulfi a fcefco,di figure gradi quato il vino,

Gielu ChriftOjche ha la Croce in ifpal!a,& a imitazione di lui molti de’ Tuoi

.saticherhónofimiln>éceaddofio.pdimoftrare,chca chi vuoleveramécele-

guitarluijbifogna portare, e.cóbuonapactézarauuerfitàcheda il modo.Al
generale di detto cedine códufiif vn gra quadro Chrifto,cheaparédo agl’A

.pofioli tiauagiiatiin macedaiìa fortuna,pnde p un braccios. Piero, chea lui

era corlo p l’acq; dubitàdonó afFogare.Et i vn’aitro quadro p l’Abate Capcc

xio.fecilarcliurezione.cqflecole códotteafine,alS.dó PietrodiTolIedo Vi

.cere di Napoli, dipifi afrelco nel fuo giardino di pozzuoio una cappella, & al

xuniornamétidiftucchifotciìifs. pio medefimo fi cradatoordine di fat’due

•grà|loggie,malàCofan5 hebbecft£tiQ,pqfta csgione.Eflédo-ftataalcunadif

fctezafrail VeceKe,e dcttimonàcijuénei! Bargello cctfaafamigliaalmon^

iftcrio,ppigliar l’Abace,&alcuni.monaci,cheinjpcellìc«iehaueaanohauuto

parolc.p còro di pcedéza.có i monaci neri.Ma imonacffacédo difefa, aiutati

da circa ly giouani,che meco di ftucchi>e pitture lauorauanojferirono alca

ni birri, p lo che bilognàdo di none càfargli,s’àdaranO'chi ejuacJa . e coli io

timafo quafifolo , no folo oó potei fare ieloggiedi Pozzuolo,ma neanco k
teA4.quadn di ftoiie del teftaméto vccchio.edclla vita di s^Gio.Baciftanqua

4i non mi fadisfacédodi rcftarc in Napoli piu,porui a fornire a Roma^:

dond.c



TERZAPARTE
clondegli mandai, e furono meflìÌD torno allerpalliere,e ropragrarmariiA
noce falci con mia diregni,&architeitura,nellasagrcftiadi san GiouaniCac

bo n aro,con uen to de’frati Heremitani oflèruan ti di san to Agoftino; a i qua

]i poco innanzi hauea dipinta in una cappella bior della Chieia in tauola vn

Chrifto crucififlojCon riccho, e uario ornamento di ftuccho, a richiefta del

Scripando Icr Generale,che fii poi Cardinale.parimen tea mezzo lefcale di

dectoconuentofecia freicosan GiouanniEuangelifta,chefta mirandola

Noftra nonna ueftitadi fole; con i piedi fopra la Luna, e coronata di dodici

ftelle. Nella medefimacittàdiptnfi a Mefler Tommafo Cambi,mercate Fio*

rentino,e mio amiciflìmo nella falad’unafaacafa,! quattro facciatei tempi,

eie ftagioni dell’annoiil fogno,tl Tonno fopra un terrazzo,doue fecie una fó

tana. AlDucadiGrauinadipinfiin unatauolajcheegliconduflealfuofta

to,i Magi,che adorano Chrifto; & ad Orfancha fegretario del Vice Re feci

un’altra tauola,con cinqueftgure incorno a vn Crucififio, e molti quadri.

Ma cÓ tutto,ch’io fuffiaffai bé uifto da que’Signorijguadagnaffi aliai, el’ope

ogni giorno moltiplicaflerojgiudicai,poi che i mici huoroini s’erano parti

tijchefulle ben fatto,hauendo m un’anno lauoratoin quella città opere aba

fìanza, ch’io me ne tornafii a Roma. E cofi fatto, la prima opera,che io facef

fifa alSignorRanuccioFarnefe,alioEa Arciuefcouo diNapoli,in tela quat-

tro portegli grandiflì.mi a olio,per l’organo del Pifcopio di Napo!i,dentroui

dalla parte dinanzi cinque fanti patronidi quella cittiedctro la natiuità di

Giefu Chrifto,con i paftori,e Daait Re,che cantain foìfuosalterio^

Dominufdìxùnd mc,c7c.

Et coll i fopradetti 14. quadri,& alcuni di M.Tommafo Cambi,che tut-

ti furono mandatiaNapoli . E ciò fatte, dipinfi cinque quadria Raffaello

Acciaiuoli chegUportòin Ifpagna,della paflionedi Chrifto. l’anno medefi

mo,hauendo animo il CardinaleFarnefe di far dipignere la fala della Caccl-

Ieria,nel palazzo di san Giorgio jMonfignorGicuio ,djfiderando che ciò fi

facefle perle mie mani,mi fece fare molti difcgni di uarie inuézioni, chepoi

non furono meifi in opera . Nondimeno fi rifoluè finalmente 11 Cardinale,

ch’ella fi fecefle in frelco,e con maggior preftezza,chefullc poffibile, per fer

uicfenea certofuo tempo determinato. E fadetw fala lunga poco piu di

palmi cento,!argha cinquanta,& alta altretanto. In ciafcuna tefta adunque

larga palmi cinquauta,fi fece una ftoria grande,einunade!!efacciatelun-

ghedue, nell’altra per eflerc impedita dalle fineftre,non fi potè far hiftorie,e

però ui fi fece unribaitimento,fimile alla facciata intefta.che èdirimpetto :e

per non far bafamento,come infine a quel tempo s’era ufatodagl’arteficiin

tutte le ftorie,alto da terra noue palmi almeno: feci puariare,e far cola nuo-

ua,nafcere leale da tcrra,fatte in uarii modi,& a ciafcuna ftoria la fua. E fo=

pra quelle feci poi corniciare a falire le figure a propofito di quel fuggctto,a

poco a poco,tanto che trouano il piano,doue comincia la ftoria. lunga,efor

fenoiofà cola farebbe dire tutti i particolari,c le minuzie di quefte ftorie;pe

rò toccherò fblo, e breuemente le cofe principali. Adunquein tutte fono

ftoric de’fatti di Papa Paulo terzo,& in ciafcuna è il fuo ritratto di naturale.

Nella prima,douefono,perdiriecofi,lcspedizioni della corte di Roma, fi

Tfggiono fopra il Teuerediuerfe nazioni,c diuerfeambafeerie, con molti

ritratti
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ritratti di namtalcjche uengono a chieder grazie,&ad offerire diuerfi tribù

dal Papa. £tol(recioÌDcercenicchioac)due6guregrandi, pofte fopra Is

porte,cheraettono in mezzo la ftoria. delle quali unaefattaperlcloquen-

I3,chc ha fopra due vittorie,che tengono la tetta di Giulio Celatele l’altra p
Uiuftizta,códuca!trevittorie,chetcgonoIa tetta diAicflàdroMagno;&nel

l'altro del mezoèrarme di detto Pp. (ottenuta dalla liberaiita,e dalia rimane

razione.Nella facciata maggiore è il medefimo Pp. che rimunera la uirtu' do

cado porzioni,caualierati,bcne6zi),pél1onijVercouadhecappclIi di Cardi ila

li.cfraqi,chericcuonoronoilSadoleto,Polo>il3embo,il Concarino,ilGio

niojii Buonarruoto,& altri uirtuott tutti ritraiti di naturale,&in queftaède

troa un gran nicchione vna grazia có un corno didouizia pieno di dignità,

ilqualeellarmcrfainterra.&levettoriejchehafopraalomiglianzadetl’altrc

tengono la tetta diTraianoImperatore.Euuiancho rinuitlia,che mangia

vipere,pepare,che crcpi di veleno.E difopra nel fine della ftoria cTArme del

Cardinal Farne(e,tcnuta dalla (ama,e dalia uirtu. Neiralcra ftoria, il medefi

mo Papa Paulo fi uede tutto intento alle fabrichc, & particolarmente a quel

ladis. riero,foprailVaticano.Eperblono innanzi al Papa ginocchioni la

pittura, la(culcura,&rarchitettaca.lcquaIihauendo spiegato un difegno

della pianta di elTo san Piero,piglianoordinedici1equire, &códui'rcalfiio

fincqueiropera, Euui, oltre le dette %are,l’animo,che aprédofi il petto rao

ftrailcuore} la (ollecitudine appretto,& la ricchezza. E nella nicchia,la Co-
pia con due vittorie.cbe tengono l’cftigie di Velpafiano.E nel mezzo è la Re
iigione chciftianain un’altra nicchia-chediaide Pana ftoria dall’ altra , e fo-

pralcfono due uittorie,chc tengono la tetta di Numa Pompilio . E l’arme,

chcèiopraquertahiftoriajcdel Cardinal san Giorgio, che già fabricò quel

palazo. Nell'altra ftoria,chcèdirimpetto alle (pedizioni della cotte,è la pace

uniuerlale fatta fra i Chriftiani,p€r mezzodì etto Papa Paulo terzo , e maffia

mamentefraCarloquinco Imperatore,eFrancefcoRediFrancia che ui s5

ritratti. E però ui fi uede la pace abruciar l’arme,chiuderli il tempio di lano,

&il furor incatenaco.Delle due nicchiegraodj,che mettono in mezzo la tto

iia,in una è la concordia,con due uittorie fopra,che tengono la tetta di Tito

. . e nell’altra èia Charitàcon molti putti.fopra la nicchia tengono due

vittorie la tetta d’Agufto.e nel hneè l’arme di Carlo quinto,tenuta dalla vit

totia.c dalla Hiiarita.e tuttaqueft’operaèpienad’inlctizicnijemottibclliflt

nn fatti dalGiouio. Se in particolare uen’ha uno,chedice quelle pitture ette

te (late tuttecondotte in cento giorni. Ilcheiocomegiouanefecitcomeque

gli,chenonpen(àirenon afcruirequelfignore,che come ho detto defidc-

raua haucrla finita per un fuo ferujzio,in quel tempo, e nel uero, fe bene io

m'affaticai grandemente in far cartoni,eftodiare quell’opera,io confetto ha-

Der facto errore in metterla poi in mano di garzoni,per condurla piu pretto

come mi bifogno fare, perche meglio farebbe (lato hauer penato cento meli

& hauerla fatta di mia mano, percioche (e bene io non i’hauetti fatta in quel

modo,che harei uohuo per fevuizio del Cardinale,& honor mio,harci pu-

rehauotoqueilafatisfazione d’hauerla condotta di miamano.Ma quetto

errore fu cagione,che io mi rifoluei a non far piu opere, che non fuffero da

me fteflo del tutto finire fopra la bozza di mano degl’ aiuti , fatta con i dife-

FFFfff
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gn j di mia manó. fifecero aliai pratichi in queft opera BÌ2zera?i & Rouiale,

SpAgnuoIi^cheadai ui lauorarono con elio mecujC Badila Bagnacaualio Bo

iognefe,Baftian Fiori Aredno,GiouanpaolodaI Borgo,&fraSaIuadoreFo-

fchi d’Arezzo.e molti altri miei giouani . In quello tempo andando iofpes-

fo la lera,finita Iagiornata,a ueder cenare|il detto IlluHriHìmo Cardinal far

iiefe,doue erano fempre a trattenerlo,con belliirimi,& honorati ragionarne

ti ilMolza, Anibai CarOjM. GandoIfo,MelIer Claudio Toiomei, M. Ro-
molo AmalTeOjMOnlìgnor Giouio,& altri molti letterati,

e
galant’huomini,

de’quali è,fempre piena la cor te di quel Signore; lì ucnne a ragionareunafe'

rafra l’altre del Mufco del Giouio,ede’ritratti degl’huoraini illullri , chein

quello hapofti con ordinej& inicrizioni bellillìme. £ palTando d’una cofa

inalcra,comelì fa ragionandojdiireMonlìgnorGiouiOjhauerehauucose-^

pregrao uoglia,& hauerla ancora,d’aggiugncreal Muleo,&aI Tuo libro de-

gli ElogiijVn trattato nel quale fi ragionalle degl’ huomini illullri nell’ arte

del difegnOjftati daCiraabueinfino a tépi noftri. Dintorno a che allargado •

fì,moftrò cerco hauec gra cognizione,c giudizio nelle cole deile noftre arri.

maèbenuero,cheballadoglifaregra{?lcio,n6laguacdauacofiin fottde,-c-

fpcirojfauelladodidettiarceficijolcambianai nomi,icognomi,le patrie, l’o

pere,onódicea le cole come ftauanoapunto,macofi alia grolla. Finito,che

hebbe il Giouio ql fuo dilcorfojuoltatofi a mcdilTe il Cardinale,che neditc

noi Giorgio,nó laraqlla una beIl’opa,e fatica? bella rilpos’io,Monfignor II-

luftrifs.fe il Giouio fata aiutato da chicbefia dell’arte,a mettere ìecofealuo

ght loro,& adirle come Hanno neramente
.
parlo cofi, percioche, le bene c

ftaco queftofuo difcorfo marauigliolo,ha fcambiato.e detto molte cofe vna

per vn’ahra. potrete dunquc,foggiunre il Cardinale,pregato dal Giouio,dal

Caro>dal Tolomei,e dagl’aliri.dargli un fun co uoi,&; una ordinata notizia

di tutti i detti artefici,deirogeloro fccódo l’ordmedc’tépi . E cofi harlno an

.

cho dauci qllo benefizio le uoftrearti. laqual colà ancor che io conofceflì

elTercfopra le mie forze.promifi.fecódo il poter mio difar ben uo!eniieri,&

cofi mellomi giu a ricercare miei ri cordi, e ferini fatti intorno a ciò, infin da

.

giouanetto,p un certo mio pafiàtempo , & per una affezione che io haueua-.

a la memoria de noftri artefici,ogni notizia de quali mi era catiflìnia,mifi in
,

f3emetutto,cheintornoaciomiparueapropofico. b lo portaial Giouio

ilquale poi che moho hebbe lodata quella fatica, mi dille Giorgio mio, uo-

gho,che prendiate noi quella fàticadi diftendereil tutto in quel raodo,che

ottimaméteueggio faprete fare, pciochea me non da il cuore,non conolcen

dole maniere,ne fapendo molti particoiari,che potrete lapere ooi:fanza che

quando pure io facellì,farei il piupiu.un trattatetto fimilea quello di Pli-

nio, faicql ch’io uidicoVafarijpcheueggiOjCheèpriufcirui bellifs.che fag

gio dato me nc hauetc in qfla narrazione.ma parendogIi,cheio acio fare

nó fulC molto rifoluto me io fc dire al Caro , al Molza , alToIomei ,& altri

.

miei amicils. pche nfolutomi fioalméte,ui mifi mano con inrenzione,finita.

chefulle,di darla a uno di loro,che ciueducola,6cacconcia,la mandaife fuori

fono altro nome cheli mioJntanio partito di Roma l’anno i 54 <{. del mele

d’Ottobre>c uenuto a Fioreza,feci alle roonachedel famolo Monallerio del

.

le mutate in tauola a olic^ua cenacolo per lo loro refettorio f laquale opera

.

miftt
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Jifufattafertf,«pagata da Papa Paulo terzo,chehaueuamonacha in detto

Monaftetio una (uà cognata,Hata ConteiTa di Pitigliano . e dopo feci in un*

altra tauola la Noflra Donna che ha Clirifto fanciullo in collo , ilquale ipofà

iJntaGhaterina Vergine,emartire,eduealtn fanti: laqual tauola mi fece

hre M.Tomaio Cambi per una iua forella ailóraBadelIa nel monafteno del

Bigallofoordi Fiorenza. E quella finita feci a Monlìgnor de’RolIì de’Conti

disan Secondo,&VefcouodiPauia,duequadrigrandiaolio:in uno èsan

Hieronimo.enell’alcro una Pietà, i quali amenduefurono mandati in Fran-

ria. L’anno poii547.finidel tutto per Io Duomo di Pi{a,adii) danza di M.sa

Ulano della Seca operaio,un’altra tauola,che haueua cominciata . E dopo a

Stnon Corfi mio amici(lìmo un quadro grandea olio d’una Madonna. Bo-
ra nicntre,che io faceua queft’opcre,hauendo condotto a buon termineil li

btodelle Vite degl’arteficr del difegno,non mi reftaua quafi altro a fare,che

fido tralcriuere in buona forma,qiiando a tempo mi uenne alle mani don
Gian’matteo Faetani da Rimini,monaco di Mòte Oliueto.plona di lettere, e

dTgegno,pche io gh facefli alcun’ope nella Chiefa,e monafteric disàta wa-

liadi Scolca d’Arimini,la doue egli era Abate.Coftui dùq; hauédomi jpmes

fodi htrlami rrafenuerea un fuo monaco ecc.fcrittore.c di correggerla egli

Hello mi tirò ad Arimini a fare.p qfta comodità la tauola,e aitar maggiore di

dettaChiefa,che è lótana dalla citrà circa j.miglia. Nella qual tauolafecii Ma'

gijche adorano Xpo có una ifinità di figure da me eSdotte in qi luogo lòleta

riocó molto ftudio,imiiado qua to io potei,gl’huommi delle cotti di tre Re»
mefcolati infieme,ma in modo pò che fi condfee all’arie de’volti di che regio

uè, efoggetto a qual Re fiacÌ3fciino.Conciofia,che alcuni hanno le carna-

gioni bianche,! fecondi bigic,& al tri nere.oltre chela uiuerùtàdellihabici»

filarie portature, fa uaghezza.e diftinzìone.e melTala detta tauola in mezzo

dadaegrSqoad?j,nciquaiièil refto della corte, caaa[h>liofan ti,
e
girafie, e

placapflla i nani luoghi sparli,Profeti, Sibille, Enageiifti mattodiferiuere.

Ne!lacupola,c) aero tribuna feci 4.gtafigure,che trattano delle lodi di Chri

ftojcdella fua ftirpe,e della Vergine,eqftf fono Orfeo, & Homero c6 alcuni

motti greci,Vergilio col motto, laredit& Virgo,& c. e Dantecógfti uerlì

Tu fcìcolci,che thumuM natura

^'cbilitajìiji,ch( ilfuofdttorCt

Nonfisdegnòdifdrfìtikifittiird,

Co molte altre figure,&Iuéziont delle quali no accade altrodire.dopojfegui

tidofii tato di fetiuere il detto libro,elridurlo a bu5 termine,feci in s. Frane.

d’Arirainiall’akar maggiore una tauola gràde3olio,c5 un s. Frane, cheti*

ceuedaChtiftoleftimatcnelmótedella Vernia,ritrattodal.uiuo:ma pcKc
qlmótcècutto di mais,epietre bigie,efimilméces.Franc.& il fuo cópagno
fifàno bigi,finii un sole,dentroalqualeè Chrifto,con bu6 numero di Serali

i»,ecofifn l’oya variata,& il sàto có altre figure tutto lumeggiato dallo fplc

doredi ql sole,& il paefe a ombrato dalla uarietad’alcuni colori cagiati,chc

a molti nó difpiacciono.dc allora furono molto lodati dal Card. Capo di fet

rojegato della Romagna. Códotto poi da Rimini a Rauenna,feci cornei al

tto luogo s’è detto una tauola nella nuoua Chiefadella Badia di Gialli del-

l’ordinedi Camaldoli,di pignédoui un Chrifto deporto di croce in grembo

ailaN.Donna FFFfff i
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c nel tnedefimo tempo feci per diuerii amici molti difégni, quadri , & altre

opere minori che fono tante,&fidiueiTe,che a roelarebbe difficile il ricor-

darmi pur di qualche parte,&a lettori forfè nogratovdir tate minutic:in ta

toeflcndolì fornita dimnrareIamiacafad'Arezzo,&io tornatomi a cafa,{o

ciidi{ègni,per dipignerelalàla,trecamcre, elafaccjata quali per mio Ipa-

fbdi quella fiate. Nei quali difegni feci fra l’altre cofe tutte le prouincic,e

]uoghi,doue io haueua lanorato,quali comcportafiino tributi, per i guada

gnijche hauca fatto con elio loro a detta mia cala, manondimeno,per allo-

ra non feci altro,che il palco della lala,ilquale èalTai nccho di legnami > con

tredici quadri gradi,douelonogÌi Dei ce{eftij& in quattro angoli i quattro

tempi dell’anno ignudi,i<5uali fìannoa uedereun gra quadro, che è in raei

2o,dentro alqualelono infiguregrandi quàro il uiuo,la Virtù, chehafotto

j piedi rinuidia,& prefa la Fortuna p i capegli,baftonaruna,e l’altra e quel

lojche molto allor3 piacque,fifu,cheingirandolafala attorno, & efiendo

in raezo la Forcuna,uiene tal uolta l’Inuidia a efier fopra ella Fortuna,& Vie

tu,e d’altra parte la uirtu (opra rinuidia,e Fortuna, lì comefi uede , che auie

nefpeireuolteueramente.DintornonellefacciatefonolaCopiajla Liberali

tà,Ia Sapiéza,!a Prudenzajla Fatica,rHonore,&: altre cofe firoili.e fotte attor

no girano fiorie di pirton atiTichi,di Apelle,diZeolÌ,PaTr3fio,Protegene,&

altri con uarijpartimenri;emintizie, che lafcioper brenità.feci ancora nel

palco d’una camera di legname intagliato,Abram in ungran tondo, di cui

Dio benedice il fcme,e promette multiplicheraininfiniio&in quattro qua

dri,che a quefio ródo fono intorno feci la Pace, la Concordia, ta Virtù j eia

Modeftia,& perche adorauafemprelamemoriaj&Icoperedegli antichi,

uedendo tralafciare il modo di colorirea t eropera,mi uenne uogliadi tifu-

fcir3rcquefiomododidipignete,&iafcci tutta atempera,il qual modo p
certo non merita d’eliere affatto difpregiato,o cralalciato. &all’entrar della

camera feci,quafi burlandojuha fposd,che ha in una mano unfafirelIo,col

quale mofirahauererafirel!ato,e portato feco quanto ha mai potuto dalla

cafa del padre,e nella mano che ua innanzi,entrando in cala il marito ha va

torchio accelo, mofirando di portare doueuail fuoco, checonfuma, edi-

ftrugge ogni cofa . Mentre,che io mi ftaua coli pafiando tempo, uenotol’a

no 1548. don Giouan’Benedettoda Man toa,Abate di santa Fiore, e Lucilla

monafteriode’monaci neri Callinenfijdiletcandoliinfinitamentedelle cofe

di pittura,& efiendo molto mio amico,mi pregò, che io uolefiì fogli nella

tefia di uno loro refettorio un cenacolo,ò altra cofa limile, onde rifolutomi

fl compiacerli, andai penfandp di faruialcunacolafuor dell’ufo comune,-e

coli mi rilòlueiinlìeme con quel buon padrea fatui le nozze dalla Reina He
fter con il Re Afuerote il tuttoin una tauoìa a olio, lunga quindici braccia >

ma prima metterla in fui luogo,e quiui poi Iauorarla.il qual modo(e lo pof

fo io affermare,che l’ho prouato,eqnello,chefr uorrebbe ueramentc tenere

auolere chehaueflono le pittureifuoi proprij,’eueri lumi. perciochein fai

ti il lauorare a baflo,ò in altro laogo,cbein fui proprio,douefrannoda fta-

re, fa mutate alle pitture i lumijl’ombre, e molte altreproprictà.l»qucft’ope

ra adunque mi sforzai di moftraremacfta,egrand«za;come cheiononpof

fafargiudizio,feiniuenneratto,ònò:fobene,cheiliuttodifpoii in modo.
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{heconàUaibeirordine fi conokono tutte le maniere (Jefcrucnti,paggi>fcu

Jierijfoldati della guardia,bottiglieria,credenza,mufid,& un nano,&ogni

altra cofa.chc a reale,c magnifico conni to è richiefta. V i fi uede fra gl’altn lo

/calcocondurrcleuiuandeintauola,accompagnatodabuó numero di pag

giueftitia!iurea,&altrifcudicri, eferuenti. Nelle tefte della tauola.chcc.

aouata,fono Signori,& altri gran perfonaggijC cortigiani che in piedi ftan-

uOjCome s’n(a,3 uedereil conuico . Il Re Afluero ftando a menla come Re
sicero.einnamorato fta tutto appoggiato (opra il braccio finiftro,che porge

una tazza di uinoalla Rein3,& in atto ueramente regio,& honorato. In s5

pale io hauefli acrederequello,che allora fentij dirne al popolo, efento an

torà da chiuncheucdequeft’opera, potrei credere d’hauer fatto qua!cora>

pa io fo da vantaggio come ftalabifogna,«quello chehareifatto fe la ma-

no hauellevbiditoa quello cheiom’eiaconcettoneiridea.Tuttauiaui milì

{quello pollo confcllare liberamente) ftudio,ediiigenza,fopra l’opera vie*

nenel peduccio d’unauolta vnChrifto che porgea qlla Regina una corona

tiifiorij&qiieftoé latto in frclco,&ui fu pollo p accénareil concetto fpiri*

maledellahilloriarper la quale lìdenotaua,cherepudiacalanticaSinago

gaJChr'llo fpofauala nuouaGhieladeiltoifedeli Ghiiftiatii . Fecil qfto me
delimo tempo il ritratto di LuigiGuicciardini,fratello di MelTer Francefeo*

chefctifle la lloriajper ellermi dettoMeflcr Luigi amicilììmo,&hauertni fat

toquell’annOjCome mio amoreuole compare,eflendo Comraeflariod’Arez

zOjUnagrandilTima tenuta di terrcjdectcFrafiìnetoin Valdichìana. ilchc è

llatalaraiute,& il maggior bene di cafa mÌ3,elarade’mieiruccelIori,fi co-

roefperosfc non mancheranno aloro ftefiì.ilquale ritratto, che è apptefio

gl’hcrcdi di detto Mefier Luigi, fi dice efiete il migliore , c pm fomigliante

^infinici,che n’ho fatti: nede ritratti fatti da me che pur fono aliai faro mé-
zione alcuna chefarebbe cola tediofa,&p diteli uero,me nelono difefocpaa

tohopotutodi farne. QueftofinitodipiniìafraMariotto da Caftiglioni'

Aretino,per la Chiefa di-san Francelco.di detta terra in una tauolala noftra

nonna,san ta Anna,san Franccfco,e fan Sàluellro , E nel medefimo tempo

difegnai al Cardinal di Mòte,che poi hi Papa Giulio terzo,molto mio patto

ne,ilqualccraallora legato di Bologna,rordine,e-piantad’onagran coltiua

2Ìone,che poi fa meda in opera a pie del monte san SauinOjfua patriaj doue

fui piu uolte d’ordinedi quel Signore,che molto fi diiettauadi fabricare.

Andato poi,finitcchehebbiqueft’opere,a Fiorenza, feci quella frate in un
fegno da portare aprocellione della compagnia disan Giouannide’Pcduc

ci d’ArezzOjcflb lanto,che predica alleturbe^a unahanda, e dalFaltra il me
defiraOjchcbattezza'ChrilìOjlaqual pittura hauendo^ibito , che fu finita ,

mandata nelle mie cafed’ArezzOiperchcfuirecófegnataagì’huomini di del

tacompagniajauuéne chepallando perArezzo Mólignor Giorgio Cardina

le d’A rmignach Franzefe,uide,nell’andare peraltro a nedere la mia cafaj-il

detto legno,o ueroftendardo. perche piaccia togUrfree ogni opera d’hauer-

lo,offerendo gran prezzo,per mandarlo al Re<li Francia,raaiononaol}ima

cardifedeachimcrhaucuafattofare.perciochefe bene molti diceoano,

che n’harei potuto fare un’altro,non fo fe mi luficucnuto fatto coli bene, e

^on pan diligenza, c non molto dopo feci perMefler anibaie Caro,fcc6do
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che mi haxieuanchicfto molto innanzi,per una {ualectera,che è (làftpatam

un quadro Adone,che muore in grembo a Venere, fecondo l’inuenztone

di TeocritOjlaqnaie opera fo poi,eqaafi con tra mia uoglia condotta in Fra

cia,edataaM. Albizodel Bene,infiemeconunaPfiche chefta mirando c6

una lucerna Amore,chedorme,eli fuegliahauendolo cotto una fauilia di es

fa lucerna, lequali tutte figure ignude,
e
grandi quanto il uiuo,furono cagio

né,che Alfonfo di Tommafo Cambi giouanetto allora bellifiìmo , lettera-

to,uirtuo(o,e mollo cortefe,egentile,{i fece ritrarre ignudo, e turco intero,

in perfona d’uno F-ndimione cacciatore amato dalla Luna-, la cui candides

za,& un paefeail’in torno capriccioiojhanno il lume dalla chiarezza dellalu

najchc fa nell'ofcuro della notte una ueduta aliai propria,e naturale, perciò

cheio m’ingegnai con ogni diligenza di contrafare icolori proprii, che fuol

dare il lume di quella bianca giallezza della Lunaallecofejche percuote.

Dopo quello, dipinfi due quadri per madarea Rangia,in uno la Noftra Do
na,& neiraltro una l-'ietà. & appreflo a Francefeo Boni in un gran quadro

la Noftra Donna col figliuolo in braccio,e Giufeppoiilquale quadro, cheio

certo feci con quella diligenza,che feppi maggiore/i portò feco in Ilpagna ^

Forniti quelli iauori andai l’anno medefimo a uedere il Cardinale de’ Mon
ti a BoIogna,doue era legato,e con elio dimoràdo alcuni giorni , oltre a mol

ti altri ragionamentijfeppe coli ben dire, e ciò con tanto buone ragioni per-

fuadermi.che io mi riloluei,ftretto da lui a far quello, che infino allora non
haueauolutofare,cioèap!gìiarcnK>gÌie,6c cofitolfii come egli uolle,una

figliuola di FtSncefco Bacci nobile Cittadino Aretino . Tornato a Fioren#

za feci un gran quadro di Noftra Donna,fecondo un mio nuouo capriccio,

& con piu figureulqualehebbeMefler Binde AltoaÌti,chcperciomi do-

nò cento feudi d oro,elo conduflc a Roma,doucèhoggi nelle Tue cafe . fea

oltre ciò nel medefimo tempo moki al tii quadri,cotne a Meftèc Bernardet-

to de’Medici,a Mefter Batr.Strada Fifico eccellente,eda altri mieiamici,che

non accade ragionarne. Di que giorni,effédo morto Gismondo Martelli in

Fioréza,&: hauédo lafciato,p teftameto,che in s. Lorézoalla cappella di qlla

nobile ^miglia fi facelle una tauola cò la N.D5na,& alcuni fanti; Luigi, e Pa

dolfoMartelIfiinfiemecon M. Cofimo Bartoli,mieiamiciftìrai, mi ricerca

rono.chc io faceffi la detta tauola. Et hauutone licenza dalSignor Duca Co
fimo patrone,e primo operaio di quella Chiefa,fui contento di farla: ma c5

facultadi potenti fare a mio capriccio alcuna cofadi s. Gifmodoialludédo; al

nomedi detto teftatore.Laqualcconuenzionefatta,mi ricordai hauereinte

fo che Filippo di Set Btunellcfco architetto di quella Chiefa hauea dataqlla

formaa tutte le cappcl[e;accio in ciafeunafufte fatta,non una piccola tauola

ma alcuna ftoria,o pittura grande,che empiefte tutto que! vano, perche dil-

poftoauolerein quefta parte feguirela uolonta,& ordinedel Brunellefco:

più guardando airhonorc,che al picciol guadagno,che di quell’opera detti

nataafaruna tauola picco]a,3c con poche figure poceatrarretfeciin unaca-

uola larga braccia dieci,&alta tredici la ftoria,o uero martino di san Gismó

do Re,cioè quando egli la moglie,e due figliuoli furono gettati in un pozzo

da un altro Rc,ò ueroTiranno,e feci,che l’ornamento di quella cappella, il

qualeè mezzo tondo,mi feruifte per uano della porca d’un gran palazzo , tu
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Itìta.pcrlàqiialefihauenéUuedatadcl conile quadro,{bftenutodapilaftri

(Colonne doriche,efinfi,chc per lo ftrafoio di quella fi uedefle nel mezzo

OD pozzo a ottofaccie,con fati ta intorno di gradi
;
per i quali falendo i mini

ftrijportadono a gettare detti due figliuoli nudi nel pozzo . & intorno nelle

Icggiedipinfi popoli,che danno da una parte a uederequélì’horrendo Ipct

tsco!o:e ncll’altrajche è la finiftrafeci alcuni roalnadieri,! quali hauendo prc

facon fierezza la moglie del Re, la portano uerfo il pozzo,per farla morire.

Ein filila porta principale feci un gruppo di foldati.che legano san Gismon

dò; ilquale con attitudine relafiata, e paziente modra patir ben uolentieri

quella morte,e martirio ,e fta mirando in aria quattro Angeli, che gli mo-

ftrano le palme,& corone de! martirio,lue, della mog!ie,ede’figliuoli}la-

qualcofa pare,chetutto ilriconforti.&conloli. Mi sforzai fimilmente di

iDoftrare la crudeltà,e ficrezzadell’empioTiranno,che da in fui pia del cor

cile'difopra a uedere quellafua uendertaje la motte di san Gifmondo . in so

iDa,quantoinmefu,feci ogni opera,cheintatte le figure fudero piu che fi

puoi propni affetti,cconuenien ti attitudini, e fierezze, e rutto quello fi ri-

‘chicdeua. ilchequan to mi riufcifle,lafcetò ad altri farne giudizio . Diro be-

ne,che io ui mifi quanto potei,e feppidi dadio,fatica,e diligenza. Intanto di

fiderandoii Signor Duca Cofimo,che il libro delle Vice,gia condotto quafi

alfine,con quella maggior diligenza,che a me era dato pollìbilc, e con l’aia

tod’alcuni miei amici,fi delle fuori,Scade dampe,lo diedi a Lorenzo Torre»

«DO impteffor Ducale,e cofi fu cominciato a daraparfi . Ma non erano an-

diefioite leTheoriche:quando,ellendo motto Papa Paulo terzo,cominciai

a dubitare d’hauerrai a partire di Fiorenza,prima che detto libro fufle fini-

to di dampare
.
percioch e andando io fuor dr Fiorenza ad incontrare il Cac

dinal di Monte,che padana per andare al Conclaui.non gli hebbi fi todo far

toriuerenza,calquanto ragionato,chemidifie,ioiiòaRoma,8c al ficurofa

lò Papa. spedifciit,fchaichefare,efubito, hauutolanuoua, uienteneaRa

inasanza aspettare altri aauifi,o defierechiaraato

.

Ne fu nano cotal pronodko, però che elicndo quel Carnoualein Arezzo , c

({andofiordineacer{efede,emafcherate,uennenuouache il -detto Cardi-

nale era dmentaio Giulio terzo, perchemontatofobitoa cauallo vennia

Fiorenza, donde, sollecitato dal Duca,andai a Roma, perefferui alla coro

nazionedi detto nuouo pontefice. Se al fate dell’apparato .

Ecofi giunto inRoma, &fcauaIcatoa cafa McfierBmdo,andaiafarreue

lenza,e baciare il pie a sua Santità . Ilchefatto, le prime parole, che midilfc

furono il ricordarmi,che qllo,che mi haueua di fepronodicato,nó era dato

uanoj poi dunqucjchc fu cotonato,
e quietato alquanto, la prima cofa, che.

volle fi fece(Ic,fi fu fbdisfarc a vn’obligo,chehaueua alia memora di M. An-
tonio uecchio,

e primo Cardinal di Mote,d’unafepoltara dafarfias.Pieroa

Mótocio.Della quale fatti i modelli,edifegni,fucondottadimarmo,come

in-altro luogo s’è detto pienaméie. Sem tato io feci la tauola di qlla cappella

douedipinfi la conuetuonedi s.-Paulo.ma per uariare daqllo che hauea fac

lo il Buonarruoto nella Paulina,feci s. Paulo,come egli ferme giouane, che

giacafcaio da cauallo ècódotto daifoldati ad Anania aeco,dal quale p im
pofizione delle mani nceue il lume degi’occbi perduto,Se è battezzato.
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Nella qnalf opera,o per la ftrettezza del Iuogo,o altro che ne Tuffe cagionei

non fodisfeci interamente a me fteHojfe bene forfè adaitri non difpiacque,

&in particolare a Michelagnolo. fccifimìlnienteaqael Pontefice nn’^tra

tauola per una cappella dei palazzo, ma qucft3,per le cagioni dette altra voi

t3,fu poi da me condottala Arezzo,
e
polla in pieuealfaltar maggiore.

Ma quando ne in quella nein quella già detta di san Piero a Motorio, io no

haueffi pienamente lodislatto ne a mc,neadaltri,noD farebbe gran fatto,ita

pero che,bifognandomi edere continuamcnteallauoglia di quel Pontefice,

era fcroprcin moco,o ueco occupato in far difegni d’architettura, e raalfima

rocntecllcndoio dato il primo,che,difegnade , e facede rutta hnuenziono

della Vigna lulia,che egli fece fare con fpe(àinctcdibile,laqualc fé benefu

poi da altri cnequita^io fui noudimcnoqucgli,che mifi fempte in difegno i

capricci del Papa,chc poi fi diedero a riucdere,& cocreggerea Micbelagno-

lo;e Iacopo Barozzi da Vignuota.fini con molti fuoi dilcgni le danze,fale,et

altriraoltiornamentidiquelluogo. Ma la fonte bada tu d’ordine mio, e

dell’AmannatOjChepoijii refto>etccclaloggiacheèfopra lafonte.

Ma in qùell'opera non fi potcua inoftrarc quello,che altri fapede, ne far al-

cuna cola pel uetfojpercioche ueniuano di mano in mano a quel Papa nuo«

ui capricci,
i
quali bifognaua metter in cdccuzionc, fecondo , che ordinaua

giornalraenteMedcr Piergiouanni Alioiti,Vefcouo di Porli. In quel men-

tre,bifognandomi l’anno i550.uenire per altro aPioréza bé due uolte , la pri

ma fini) la tauola di san Gismondo, laquale uenne il Duca a uedere in cala

M. Ottauiano de’Medici douela lauotai,cgli piacque di forte,chc mi dille

,

finite le cofedi Roma,me ne ucnilS a Fiorézaal luo feruizio,doue mi fareb-

be ordinato quello hauedidafare. Tornato dunque a RomayC dato fine al

le dette opere cominciare,e fattauna tauola aU’akat maggiore della compa*
gnia della Mifericordia di un san Giouaoni decollato, aliai diuerlo dagl’aU

tri.che fi fanno comunemente>laqualc pofifu l’anno 1555. mene uolea tor-

oareimafui forzato,non potendoglimdncacc,afareaMederBÌQdo Alcouici

dueloggiegrandiffimediftucchij&afTefco. Vna delle quali dipùnfi alla

(uauigna con nuoua archi tettura,perche edeodo la loggia tanto gride che

non fi potena fenza pericolo girarui le uolte,lcfcci fare con armadurc di le-

gname,di ftaoie,di canc,fopralcqua!i fi lauoròdi ftuccho,& dipife a frefeo,

come fefodero di muraglia,&p tale apparilcono, 5c 16 credute da chiunqjle

uedc,& fon rene da molti ornamenti di colonne di mifchio,antiche, erare:

erahrancl terreno delia fua cala in ponEe,pieriadi dotte afrelco. Edopo'p
lo palco d’una anticamera quattro quadri grandi aolio,dcile quattro dagio

ni dell’anno, cqncdi finiti fui forzato ntrarteper Andrea della Ponte mio

amicidìmo una fua donna di naturale. & con elio gli diedi un quadro gran-

de d’un Chri dojche porta la croce,con figure naturali,ilquale haueua fatto

per un parenicdcl Papa,alqualc non mi tornò poi bene di donarlo . Al Vc-

feouo di Vafona feci un Chrido morto,tenuto da Niccodemo,edadue An-

geli, & a Picranconio Bandini una nattuita di Chrido col lume delia notte,

& con uaria iniienzìone . Mentre io fàceua qued’opcre,c daua pureauede

re quello cheli papadifegnalfedi fare,uidifìna!méce, chepocofi potcua da

i ui lpcrare,& che in uano fi facicauain feruiclo. perche, non oftante, che io
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feaffcflì già Éàtto rcariODÌ,pcfAipjgncre a frclco la Ioggia,c!ie è Topra la fon tc

di dettavigna,mirilo!ucia volere per ogni modo ueaircafcruirc il Duca di

Fiorenza. ma(Iìmamente,e(rendoacio&re iolledtatodaM.AucrardoScrri-

ftori,edal Vcfcouode’Ricafoli.ambafciatoriiu Roma di suaEcc.& con ict

teredaw. Sforza Almcni Tuo Coppierc,eprimo Cameriere. Eflendodun»

que trasferitomim Arczzo,pcrdi li iienirmene a Fiorenza, fili forzato fare*

Monfjgnor Mioerbetti Vefcouo di qlla città,come a mio Sig.& amicifs. in

un quadro,grande quanto il uiuojla Pacien?a,in quel modo , che poi fc n’à

feruitopcr imprcfa>e riuerfo della lua raedaglia,il sig. Heccolc Duca di Fer-

taras laquale opera finita uenniabaciar la mano al S. Duca Cofimo.da! qua
lefoijperfua benignità uedato ben uolentieri. &in tàto,chcs’andòpésàdo

icbepriraamenteio doueffipor raano,fccifateaChriftofanoGherardidal

Borgo,co miei difcgnilafacciata di M. Sforza Almeni di chiaro (curo , in qi

inodo,& có qlle inuenzioni.chc lì fon dette in altro luogo diftefamen te. &
pchein quel tempo mi trouauo efleredesignori Priori della cittàdiArezzo

ofitiochegoucrnalacittàjfuiconletteredelSig. Duca chiamato alfuoferui

tiOj&alIoIurodaquclloobligOj&uenutoaFiorézachcsua Eccell. haoeua

cominciato qucH’anno a murare qucirappartamcntodcl fuo palazzo , che è

nerfo la piazza del Grano con ordine del fallo intagliatore,& allora archi-

tettodel palazzo: ma era fiato pollo il tetto tanto ballo,che tutte quelle fiati

zehaucuano poco sfogo,& erano nane affatto, maperchei’alzareicauagli»

&il tetto etacofalunga^onfigljai,che fi fecclle uno fpartimento,erkinto di

(raui con sfondati grandidi braccia duc,& mezzo fra i cauaglidel teito,e co

ordinedi menfole per lo ritto, chcfecellono fregiatura circaa duo braccia

/opra le traai,laqual cofapiacendomolto alua £cc. diede ordine fobico,che

coli fi fàcefie,e cheil Tallo lauoralTe i legnami,&; i quadri,dentro a i quali fi

iiaaeuaadipignerelageneologiadegli Dei,perpoifeguitarel’aìtreftanze.

mentre dunque,che fi lauorauano i legnami di detti palchi,hauuto licenza

dal Daca,andai a fiarmi due meli fra Arezzo,& Cortona: parte per dar fine

ad alcuni miei bifognij cparte per fornireun lauoro in frefeo cominciato in

Cortona nelle facciate, e uolta della compagnia del Gielu. nel qual luogo fe-

ci tre iftorie della vita di Gielu Chrifto,&: tuttii facrificii fiati fàttia Dio nel

necchio Tefiaroen to da Chaino,& A bel infino a Nemia Profeta, doue ache

in quel mentre accomodai di modelIi,& difegni la fabrica della Madonna
Duouafuor della ci ttà:!aquale opera del Gielu finita,tornai a Fiorenza có tur

ta la famiglia l’anno 155^ al seruizio del Duca Cofimo. doue cominciai , efi

aiiiquadri.ele facciate,& il palco di detta laladilopra chiamata degli Ele-

mendjfacendo neiquadri,chelònovndicilacaftrazionediCeÌio perTaria;

&in un terrazzo a canto a detra fakjfeci nel palco i fatti di Saturno,edi Opi
c poi nel palco d’un altra camera gride tutte le cofe di Cercre,e Prolcrpina.

}vnacameramaggiore,cheèallatoaqfta,fimilmlccRel palcojthecricchifs.

ifieriedellaDea Berecintia,edi Cibelecolfuo trionfò,& le 4. fiagioni,etieÌ

lefaccie tutti edodici mefi. Nel palco d’un’altra,non cofi riccha,il nafeimen

todiGioue,i!fuo eflere nutrito dalla capra Alfea,col rimaneniedell’altreco

fe di lui piu legnalate. In un’altro terrazzo acanto alla medefima fiaza,moI-

toorDatodjpittte,cdiltucchi,altrccofcdi Giouc,& Giunone. E finalraen-

GGGpgg
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te neUa camera.che fcguc il nafceré d’HwcoIe con tutte le lue faticKe:e

che non fi potè mettere nel palcojfimifc nelle fregiature di ciafcuna danza,

©fi c mcfio ne’panni d’arazzo,cheil S. Duca ha fatto teflcrc cofi mia cartoni

aciafcuoa danza,corrifponden ti alle pitture delle facciate in alto. Non diro

delle grocie(che,ornamcn !Ì,e pitture difcale,ne altre molte minuzie,fette di

mia mano in quello apparato dì danze; perche oltre chespero fen’habbiaa

fare altra uoltapiu lungo ragionaraentodepuo uedercciafcuno afua uoglia

edarnegiudizio. Mentre difopra fi dipigneuano quede danzejfi murarono

l’altre che fono in fui piano dellafala maggiore, e nfpondono a quede per

dirittura a piombo.con gran comodi di (calepubl’che.cfecrete, cheuanno

dalle piu alte,allepiu bade habitazioni del palazzo. Morto in tanto il TafTo

il Duca che haueuagrandifsima uoglia,che quel palazzo dato murato a-ca-

fb,& i piu uolte.ìn ditierfi tépi,e piu a comodo degl’afiziali,che con alcuno

buó’ordincjfi correggefle.fi rifbluè a uo!cre,che p ogni modo, fecondo che

poffibile era, fi radètcalle,e la felajradecol tépo fi dipignefle,& il Bàdinello

feguitadela cominciata udienza, per dunque accordare tutto i! palazzo ifie

me, cioè il fatto con qucllo>chc s’haueua da farejtni ordinò che iofeceflì piu

pian te,e difegnj.efinalmentcfccondo,chea!cuncgl erano piaciute, un mo
dello di legnamej per meglio potere a fuo fenno andare accomodando tur-

ti grappattamfnti;edirizzare^& mutar lefcaleuecchie chegli parciiano et

te,mal confidcrate,ecatttUc. Alla qual cofa,ancorcheimprefa difficile,cfo-

pra le forze mi pareflcjmifi man0iccondoffi,comefèppi il meglio,un gran*

didimo modellc^che^ hoggi appredo sua Ecc. piu per ubbidirla, chccolpe

ranza m'hauede dariufeire. liquale modello,finito che fu,ò fude sua,ò mia

«cn tura,ò il difiderio grandiffimo,che io haueuadifodisfere,g!i piacq; mol
to. perebedatomanoa murare, a poco a poco fic condotto, feccndohora

una cofa,& quando un’altra,ài termine,che fi uede. Et in tanto,che fi fece il

rimanente,condudì con ricchidimo lauoro di ftucchi in uarii-spartiméci le

prime otto ftaze nuooc.che fònoil fui pianodclla[gran falaifra falotri carne

rc>&unacapp€lla,eon uariepitture,&infinitrritratti dinaturalccheucgo-

nolnellehiftorie. cominciando da Cofimo uccchÌo,echiaraando ciafeuna

ftaza da! nome d’alcuno dffccfo daini grade,e feinofo . In vna'aduquc fono

Tazzioni del detto Colimo piu notabili,
e
quelle uirtu.che piu furono fue

ptie,& i fuoi maggiori araici,c feraitcri,col ritratto dc’fìgliuoli tutti di nata

rale. ccofi fono in lorama quella di Lorenzo vecchio, quella di Papa Leone

fnofiglinolo,quelladi PapaClementejquelladclS.Giouannipadredifigri

Duca,quella di edoS. DucaCofimo. Nella cappella è un* bclliifimo, c' gran

quadro di mano di Raffaello da Vrbino,in mezo as. Cofimo,CDamiano mie

pitturemei quali è detta cappella intitolata, cofi delle danze poi difopra di

pintealla signora DuchedaLeonora,che fono quattro fono azzioni di don
neiJ!udri,Grcche,Hebrce,Larine,cTofcaneacialeanacameraunadiqdc:

pcrcheohre,che^!troue n’ho ragionatoifene dirà pienamente nel Dialogo,

fhctododaremoinluce,comes’èdetto,eheiltucroquiraccontarc,fercbbe

dato troppo lungo, delle quali mie fatiche ancora checontinue,difficili,&

grandijnefui dallamagnanimaliberalitadi fi gran Duca,olrre alle prouifio

ni grandemente,& largamente timunerato con donatiui,& dicalebonoca
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^J:c»rao<ìc io Fiorenza,& in uiIl3,perchcio potcfllpiuaglafamentcfcr-

oiclo.oltrechc nella patriamiad’Arezzo mi hahonoratodcirupremomagì

ftraco dei Gonfalonieri,& altri vfiui con faculca che io poffa folti tuirc I quo

gli un deCittadini di quel hiogo,fenza che a fcr Piero mio fratello ha dato ia

fiorcnzavÉtid’uiile5& parimeniea mia parenti d’Arczzofauori eccelliui,

ladouc io non laro mai perle tante amoceuolezzefatio di confedar roblig9

cheio tengo con quello sig. E tornando all’opétc mie dico,che pensò que-

llo EccclI.Sig, di mettere ad elccutione un pen fiero hauuco giagran tempo,

di dipigncrclafaiagrande, coccettcdegno delia altezza, & profon dirà del

ringcgnofuo,ncfolc>comcdicca,credo burlando meco,pcrche péfauaccc

to,chcio ne caucrci le mam,ct a di fuoi lauederebbe finita ,o pur fuflc qual

cbcaltrofuo fcgreto,&,come fono flati tutti efuoi*,prudétiflimogiuditio.

l'cflctro in lomma hi che mi commellc che li aizalfi i caualii,& il tetto piu di

quel che gl’era braccia crcdici,& fi faceffi il palco di legname , & fi mettefli

tforOjSc dipignclJi picn di flocic a olio: impecia grandifs. importantils. & fc

non sopra ranimo forfè fopra lefbrze mie:mao che la fede di quel gran Sig.

eia buona fortunachegl’ha in tuttelecofcjmilacelTida piu di quel cheio

lbno,o che la lpcranza,c l’occafione di fi bel fuggetto mi agcuolalfi molto di

heuità , oche(equeflo doueuo proporrcaogn’ altra cola) la grana di nio

mi lomminiftraffi le forze; io la preli .E come fi è ueduto la condulfi con tra

l’openionc di moltijn molto manco tempo,non folochcio haucuoptomcl

fo,&chemeritauaVopera:maneaDcheio,òpenfalIimaisua£. l.Ben mipé
foche ne ueniili maraa]gliata,& fodisfotiillìma: pecche uenne fatta al mag
giorbifogno,& alla piu bellaoccafionecheglipotcjSoccorreretc quella fu

accio filappia lacagionedi tanta ro!lecitudine,che hauendo prclcricto il ma
ritaggio cheli trattaua dello Ululi, principe noftro con lafigliuola del palfa

tolraperaiore.dcforeiladeiprelenie: mi paruc debito mio for ogni sforzo

ebein tempo,&occafionedi canta fella, quella che eia la principale flanza

dcIpalazzo,cdoucGhaueuanoa far gli atti piuimportanti,fipot€lIi godere,

&qui lalcicròpenfarcnonfoloachièdcirarte,maa chic fuoraancora pur

che babbi ueduto la grandezzajdcuarietà di quell’opera,laquale occafianc

ictribiliflìma.&grandcjdouerràfculàrmifcionon haucfsi per cotal fretta

fatisfatto pienamente in una varietà coli grande di guerce in terra,& in roa«

rc,cfpugnazioni di città,batterie,afralci,fcaramuccie , edificazioni di città,

configli publici,cerimonie antiche,e moderne. Trionfi, e tante altre cole »

che non che altro gli schizzi,difegni,e cartoni di tanta opera richiedeuano

lunghiifimotempo.peinondir nulla de’corpiignudi, nei quali confiflela

perfezzionedeile noftreariijne depaefi,douefurono fattele dette cofe dipi-

te,i quali ho tutti hauuto a ritrarre di nnturalein fui luogo,e fito proprioifi

comeancorahofatto molti Capitani generali,loIdati,& altri capi,chc furo

no ihquellcimprefe,che hodipinto-Eiinfommaardiròdire,che ho hauuto

pccafionedi fare in detto palco, quafi tutto quello, che può credere penfiero

cconcetrod’huomo,uarictàdi corpi,vifi,ueltimenij,abigliamcnti,celate,cl*

mi,corazze accociacurc di capi diucrfe,caualli,foniiméti, barde, artiglierie

d ogni force, nauigaziODj,teropefte,pioggie,neuate,c tante al tre cofe, cheio

BOQ ballo a ricordarmene,ma chi uede qucfl'opera può agcuolmen teimma
GGGggg a
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gtnarfiqaatefatiche,equanceuìgiliehabbiafopportatoìnfarecon quant»

ftudio ho-potuto maggiore,circa quaranta (toric grancii,& alcunedi loro !

quadri di braccia dieci perogniverfo,con%uregrandinìmc,ci tuttelema

Bierc. E fe bene mi hanno alcuni de’giouani miei creati aiutatoj mi hanno
alcuna uolca facto commocio,& alcnna nò.percioche ho hauuto tallora» co

me (anno effi a rifare ogni coiadi mia mano,e tutta ricoprire la t3Uo!a,pche

fiad’una medefima maniera. lequali Itorie dico trattano delle cofe di Èoc5
za,dalla fuaedificazioneinfino a hoggida diuifione in quartieri, le città fot

topofte,-n«mici hiperati, cittàfoggiogate,&in'uItimo ilprincipio,efincdel

ja guerra di PHa da uno de’latijedairaltro il principio (ìmilmentc, e finedi

quella di Siena-,vnadal gouetno popolare condotta,& ottenuta nello spa-

zio di quattordici anni^d’altra dal Duca in i4.mefì,come fi vecirajoltrc ql-

lo,cheè nel palco,efara ncll^facciatc,chc fono ottàta braccia hmgheciaktt

na,& alte véti,che tutta uiauò dipignédo a frcko,p poi ancho di ero poter

ragionare in detto Dialogo.Ilche tutto ho uoluto dire in fin qui nóp akto

chc'p moftrare,có quata fatica-mi fono àdopato,& adopo tuttauia nelle co

fe dcirarte,& c6 quategiufte cagioni potrei fcularmijdoue in alcuna hauef

fi(che credo haucre in molte)mancato. Aggìugnerò anco,che quali nel me
defimo tempo,hebbi carico di difegnaretuttigl’archi da moftrarfi a S.E.pcc

determinare Tordine tutto,& poi mettere gran partein opera, & far finite

il già detto grandrffimo apparato,fatto inEiorenza.per le nozze del sig.Ptin

cipcilluftnflimojdi far fare con miei difegni in dicci quadrijalti braccia 14.

l’uno.Sc undici larghtitutte le piazze delle città principali del dominio, tira

tem profpettiua,coniloro primi edifica tori,&inregne,oItredi far finire la

tefta di detta fala,cominciata dal Bandinellotdi far rare nclfalrra^nalcena,

la maggiore,c piu ricchajchcfufie da altri fatta mai.c finalmente di condar

rclefcale principali di quel palazzo,! loro ricctti,&il cortiIc,e colonne in ql

modo,che fa ognuno,e che fi è detto dilopra.con quindici città dell’ impe-

rio, e del Tiniolo.ritracredi naruralein tanti quadri . Non è anche fiato po
co il tcmpojchc ne’ medelìmi tempi ho mefio in tirare innanzi, da che pri-

ma la cominciai, la loggia,&gcandifiima fàbrica de’Magiftrati,che uolta fui

fiume d’Arno, della quale’non ho mai fatto murate altra cofa piu difficile,

nepiiipericoIofa,pcreircrefondataiiTfulfiurac,eqnafiin3ria. ma era ne-

cefiariajoltreairahre C3gioni,pcr appiccarui,come fi è fatto il gran corrido-

re,che attrauerfando il fiume,ua dal palazzo Ducale, al palazzo, &giardino

dc’Pi tti. iiquaicconidore fu condotto in cinque mefi con mio ordine,e di-

fegno ancor che fiaopcra da penfarejchenonpotelTc condurli in meno di

cinque anni. olire,cheanchofumia cura il far rifare,pcr le raedefime nozze

&accrefcerc nella tribuna maggiore di santo Spititoi nuoui ingegni della

feftajchegia fidàccua in san Feliccin piazza.ilche tutto fu ridotto 2 quella j>

fsz2Ìone,che fi potcua maggiore, onde non fi corrono piu di que’ pericoli,

chegia fi faceuano indetta fefta . E fiata fimiimcnremia cura l’opera del pa-

lazzo,c Chiefa dc’Caualieri di san to Stefano in Pifaicla tribuna, 0 vero cu-

pola della Madonna deli’Humiltà in Fiftoia,che èopera importanti/sima.

Dicheiutiojfenzaicufarelamiaimperfezzioueylaqualeconofco da uaiag

gio fe colà ho fatto di buono,rcndoiufiniiegraziea Dio, dal quale spero ha
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<ercanco tanto d’aiuto,che io ucdro,quando che fiafinitala terribile imprc

(àdelledette facciate della fata,con piena lodisfazionede’miei signori, che

già,per ifpazio di tredici anni,mi hanno dato occafionc di grandirsirae co-

le,conmiohonore,&ucileoperarc: per poi, comeftraccho,Iogoro,&in

oecchiato ripo farmi, e fe le cofedette,per la piu parte, ho fettocon qualche

fletta,e
preftezza, per diuerfe cagioni, qiiefta spero io di farecon mio com -

Dodo,poi che il fignor Duca li contenta cheio nonk corra, ma la fàccia co

^io,dandomi tatti quei ripofi,e quelle ricreazioni, che io medelìmo fo di II

detare, onde l’anno palIatOjedcndoftraccho perle molteopere fopradette

[ni diede liccnza,che io potelsi alcuni mefiandarealpallo, perche melTonii

inuiaggio cercai poco meno, chetutta Italia,riuedédo infinitì amici, c miei

ltgnori,e!’operedidiuepfieccclientiartefici,comeho detto difopra ad altro

propoli to. In ultimo ellendo in Roma per tornarmene a Fiorenza, nel ba

aarei piedi al san tifeimo, e beaiilsimo Papa Pio quinto,mi comife cheio gli

fàcclli in Fiorenza una latiola per mandarla al fuocÓuento. e Chiefa del Bo
fcoichegiifaceua cuctauia edificare nella Tua patria, uicino ad AleOandria

dellaPagiia. TornatodunqucaFiorcnza,eperhaiierlomisua Santicàco

inandato,eperlemolceamoreuo!ezzefarremi,glifcci fi come hauea coro-

mellomi.in una tauolal’adorazionede’Magijla quale,comefeppcelIere fta

tada me condotta a fine, mi fece intendere, che per fua contentezza ,'c per

conferirmi alcuni fuoi penfieri,io andafli conia detta tauola a Roma, ma
fopra iuttO;per dilcorrere fopra la fabrica di san Piero , laquale moftra di

haucre a cuore fommamente . Mellomi dunque aordine con cento feudi,

che per ciò mi raandò.e mandata innanzi la tauola,andaf a Roma

.

Douepoichefui dimorato un mefe,&hauun molti ragionamenti consua

Santitàicconfigliatoloanon permcttereches’alterallerordinedel Suonar

moto nella fabrica di san Piero, efaiti alcuni difegnijmi ordinò,cheiofacef

fiperj’altar maggiore delia detta fua Chiela del Bofeo , Se non una tauola

,

comes’ufacomunemencc,maunamachjnagrandiiriraa quafiaguik d'arco

trionfale,conduetauolegraadi,unadinanzi>& unadidietroj&inpezzimi

noti,cicca trenta (lorie piene di molte figure che tutte fonoa bonillìmo tcr-

minecondocte. NelqaalteropoottennigratiofaraentedasuaSantitaCmS

didomi c5 infinita amoreuolezza,-&kuore le bolle elpedite gratis) la eretio

ne d’unacappella,& Decanato nella pieued’ Arezzoicheè la cappellamaggio

ré di detta pieueicó mio padronato,et della cala niia,dotaia da me,-&: di mia

mano dipitajcc offerta alia bota diuina g vna ricogDÌEÌonc(acor che minima
lìa)del gride obligo ch’ho co S.Maiefta p ifinitegrane,& benefiti che s’cde

gnato farmi. La tauola della quale, nella forma,e molto limile alla detta dilli

prefiche è fiato anche cagione'! parte di ridurlami a'mcmoria,peheè ifokta

& ha fimilméteduc tauoletvjia gta tocca difopra nella parte dinazLe unajdel

khiftoria di s. Giorgio,di dietro mcllc in mezzo daquadr-i osceni siti, efot

toin quadretti minori l’hiftarie loro,chedi quato e fotro Faìtarem vna bel

lifs. tóba i corpi loro co altre reliquie principali delU.dttà. Nclroezzo uien€

vn tabernacolo aliai bene accomodato p il Sacramento : pche corrifponde 9

rvno,e l’altro altare,abellitodihiftoricdeluecchio,& nuouotcfiamétoituf.

ieappropofitodiquel mifterio. come in pattcìèr^ionato.ahtoue.

era
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Mi eraanchcfcordato di dirc,che l’anno inQaQzÌ,quadoaodaiUpriaJa.vot

u a baciargli i picdi,feci la uia di Perugia,pec mettere a fuo luogo , tre gran

tauolcfattcainjonacìncridisanPieroiQ quell? città, per un loro refetto-

rio. Io VD3 cioè queliadel mezzo lono le nozze di Cana Galilea, nelle quali

Chriftofeceilmiracolodiconuertire Tacquainuiao. Nella feconda dama
dcftra cElileo Profeta,che fadmentar dolce con la farina l'aroariflìma Olla:

i cibi della quale guaftì dalle coloquinte.i £uoi Profeti nojpoteuano magiare

e nella terza è s.Benedetto, alquale annunziado un cóuerfo,in tepo di gradi

flìma careftia,equado-apuatoraacauada uiuere a i fuoi monaci,che fono|ac

riuati-alcuni Camelli carichi di farina alla poria,e’ucde chcgl’Angeli di Dio

glicóduccuanoraìracolofamétegràdirs. quanti cadi farina. Alla signora Gc
«lina,madre de! S.ChiappiDO,c S.Paulo V itclli,dipinfi in Fiorenza,edi'H le

madaia città di Caftcllounagra|cauola,in cui èia coronazione di NoftraDó

oa,IaIto un ballo d’AngcU,&a bado molte figure maggiori del uiuo,laqual

tauolafu'polfain san Francefeo di detta cura, per la Chiefa del poggioa Ca
iano,uilla del signor Duca,feci in una tauoIaChrifio morto in grembo alla

rDadrejSanCofimo,e san Damiano,che lo contemplano j& un Angelo in

aria.chc piangendo moftra i mifteni delia paflìonc di cfTo noftro Saluatore.

E nella Chiefa del Carmine di Fiorenza,fu pofta quafi ne medefimi ‘giorni

,

una lauoladi miamano,nella cappella di Mattco.cSiraon Eotn,iniei amicif

Cmr,ncl!aqualeèChrifto crucinlTojlaNoftra Donna,san Giouanni, clawa

dalena,che piangono. Dopo a Iacopo Capponi feci,per mandare in Francia

due gran quadri^ iu uno è la Primauera, e nell’ altro l’Au tanno » con figure

grandi,euuoueinulzioni.& in un’altro quadro maggiore un Chrifto mot
lofoftenutodadueAngeli.eDiuPadreinalto. AlleMonachcdisata Ma
ria Noucllad’A rezzo mandai, pur di que giorni,ò poco auanti, una tauola»

dentro la quale è la Vergine annunziata dalì'Angelo,e dagli lati due santi.

& alle Monache di Luco di Mugellodcirordinedi Camaldoli un’altra tauo

la,chc è nel loro Choro di dcnirojdoueè Chrifto crucifilIo,la Noftra Don*
na,san Giouanni,e Maria Madalena

.

A LucaTorrigiani molto mio amorcuoli{fimo,&domcftico,ilqaalc defi

dcrando fra molte cofe che a dell’arte noftra,haucrc una pittura di mia ma®

no propria,per tenerla apprello di fe.gli feci in un gta quadro Venere ignu-

da,con le tre Grazie attorno, che una gli acconctail capo l’altra gli tiene Io

specchio,&: Taltca ucrla acquaia un uafo per IauarU:laqual pittura m’ingc

gnai condurla col maggiore ftudio,& diligenza che io potei, fi per contenta

tcjnon meno Tanitno tnio,chc quello di fi caro,& dolce amico, feci ancora a

Antonio de Nobili Genetaledepofitario di sua EccclL & molto mio afFetio

nato oltrea un Ino ritratto sforzato contro alla natura mia di fàrnevna cefta

dìGiefu Chrifto,cauata dalle parole che c Lctulo fcriuc della effigie £ua,chc

i’uDa,el’altrafu fatta condiligentia,& parimente un’altra alquanto maggio

rcjmafimilealladettaal Signor Mandragone primo hoggi apprello a doa
Francefeo de’Mcdici Principe di Fiorenza, Se Siena, quali donai a suaSigno

ria p elTcc egli molto affetionaio alle virtu,6cnoftrc atti , a cagionechec’pof

fa ricordarli quando làuede che io lo amo,Segii fono amico, ho ancora fra

mano che Ipecofinirlo prefto un gran quadro colà capricciofiffima che de-
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aelcruire per il signoreAntonio Montaluo signore della Saffetta, degnattié

reprimo Cameriere,& piu intrinfcco al Duca noftro , e tanto a meamiciflì-

mo.e dolce domeftico amico per non dir faperiore,chefela mano mi fcruU

raalla uoglia ch’io tengho di lafciargli di mia mano un pegno della affetio-

iiccheiolcporto,siconofcerà quanto io lo honori,&habbia caro chclame

moria di fi;onoraro,&: fedel signore amato da me, viua ne pofteri. poi che

egli uolcntien fi affatica, 5c fauorifee tutti e'begliingcgni di qucfto mettiero

ó cheli dilettino del difegno.

Al Signor Principedon Francefeo ho fatto vltimamentedueqtiadrhche

ba mandati aTolIedo in Kpagna a una lorella della Signora Duchefla Leo>

Dora fua madre. Se per fé un quadretto piccolo a ufo di minio, con quaran»

ta figure fra grandi, epiccole,fecondo unafuabelliflìmainuenzione,

A Filippo Saluiati ho fìnira,non ha molto,una tauola, che ua a Prato nelle

fiore di san Vincenzio; douein alto èia noftra Donna coronata, come allo

ragiunta in ciclo,& a baffo gl’Apoftoli intorno al Sepolcro. A i Monacine

ri della Badia di Fiorenza dipingo fimiimen te una tauola, che è uicina al fi-

De,d’unaAflunzioncdi Noftra Donna,egrApoftoli in figure maggiori del

oiuo,con altre figure dalle bande,e ttorie,& ornamenti in torno, in nuouo
modoaccomodati.EpercheilSigDorDuca,ueramentein tutte le.cofc cc-

cellentiffimojfi compiace non folo nell’edificazioni de’palazzi,cim^fortezze

porti,loggie,piazze,giardin!,fontane,viliaggi,& altre cole fomiglianti,beile

magnifiche,8cutili{fime,ecomodode’fuoipopo!i:ma anco fommamentei

fir di nuouo,& ridurre a miglior ferma,
e
piu bellezza,come caiolico Pren-

£ipe,in Tempii,e lessante Chiefe di Dio,a imitazione del gran Re Salamene}

Titimaroenteh^attoraiicuareiltramezzodella.Chiefa disanta Maria No-
uella,cheglitoglieuatmialafuabcllczza„efetto un nuouo Choro,ericchi{

fimo dietro l’altare maggiore,pct Icuar quelio,cheoccupauamel tnezzo gra

pattcMi q!!a Chiefa. Ilche fa parere quella,una nuouaChiefa bellitSraa, c»

meèuetamcnte. Eperchelecofe,chcnon hannofra loro ordine, e propoc

,zione,non pofTono eziandio cflere beile interamente,haordinato,che nelle

sanate minori, fi bedano in guifa,che corrifpondano al mezzo degrarchi,a

fra colonna,ccolonna,ricthi ornamenti di pietre connuouafoggiajcbcfet-

sino con i loro altari in mezzo.per cappeUejC fieno tutte d’una,o due manie

te. E che poi nelle tauole,che uanoo dentro a detti ornamenti, alte braccia

fette,e larghe cinque,fifecciano lepitture a uoIonta,c piacimento de’padro

Didieflecappelle.

In uno dunque di detti ornamenti di pietra,fatti con mio difegno, ho fat

toperMonfignorRcuercndilIìmo AlelIandroStrozzi,Vcfcouodi Voltet-

Jamio uecch!o,& amoreuohflimo padroneun Chrifto crucifillo ,
fecondo

la uifionedi santo Anfelmo
3 CÌoècoDfette.airtu,fenzalequali non poffia-

mofalire per fettc^radi a Giefu Chrifto,& altre confiderazicni fatte dal me
defimo fanto: e nella medefima Chiefa peri’ccccllente macttto Andrea Pas*

quali,medico del Signor DUca,ho fatto in uno di detti ornamenti la reflur^

tezionedi Gicfu Chrifto in quel modo,chaDÌo mi ha infpirato,pcr compia

cereclTo maeftro Andreajmio araiciflìnao ..Il medefimo ha uoluro che fi fac

•iia quello gran Duca nella Chiclagrandifsima di santa Croce di-Firenzc ;
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cioè che {ìlieui iltramezzo^fì &cda il Choro dietro Talcar maggiore, tìrido

elio altare alquanto innanzi, e pODendouifopraunnuojioriccho tabcc«

nacoloperlosanuilìrno Sacramento,tutto ornato d’oro,dilloric,cdi figu-

re. 5c oltre ciò,che nel medefimo modo,che fi è detto di santa Maria Nouel

la, vi fifeccino quattordici cappelle a canto al muro,con maggiorrpcfa,&or

namcoto,chclcfudetre:per eflercquefta Chiefa molto maggiore cheqlla*

Nelle quali tauole.accompagnando leduedel Sa!uiati,e Bronzino, ha da ef

fere tutti i principali mificrii del Saluatore dal principio delia Tua pallìoneia

fino a che manda lo spirito Santo fopragl’ Apofh>li. laqualc tauoladeliamif

fione dello Spirito Santo,hauendo fatto ildifegno dcllec-appelle,& ornarne

li di pietre,ho io fra mano per M. Agnolo BifFoIi,generale tclaurierc di que

fti Signori,cmio fingolarcamico. Ho finiro,non è molto due quadri gran-

di,chefono nel Magifiratode'noueConferuadottacancoasan Piers ScIk

raggio,in unoè la tetta di Chrifto,e nell’altro una Madonna . Ma pche trop

po farei lungo a uolere minutamente raccontaremoke altre pitture, diic-

gnichenon hannonumero,raodelli,emafcherate,chehofàtto,cpcheque-

fioèabaftanza>eda vantaggio,non diro di me altro,fcnon che per grandi,

cd’importanzachcficnoftatclecofcchchoracfioremprcinoanzi al Duca
Cofimo,non ho mai potuto aggiugnere,non cheluperarclagrandezzadcU

Tanimo fuo,come chiaramente uedralS in una terza sagreftia, che uuol fare

a canto asan Lorenzo,grande,e fimile a qucl!a,che già ui fece Michelagne-

lojma tutta di uarii marmi mifchi,c mufaicOiper dentro chiuderui in fcpol-

cri hoDoratiflìmi, edegni della fua potcQza,e grandezza , Tofla de’fuoi mor-

ti figliuoli,del padre,madre,della magnanima Duchefia teonorafuacófor-

te,edife. Dichchoiogiafattoun modello a fuo gatto, efecondo che da

lui mi èttato ordinato,i]quale mettendofi inopera,faraquefta efiere vn nuo
uo Maufoieo magnificétiis.jC ueramete Reale . & fin qni batti haucr parlato

di me,condotto con tante fatiche nellaetà danni cinquantacinque,^ per

uiuere quanto piacerà a Dio co fuo honorc,&inferuitiofemprc delli ami

ci,& quanto le mie forze potrà in vno cómodo,&augumétodiquettenobÌ

littìmearti.

L’AVTORE AGL’ARTEFtCI DEL DISEGNO.

Onorati,e nobili artefici>a prò,Jc comodo dc’quali ptincipal-

mcnte,ioacofilungafatica,lafccondauolta,me{romi fono;

iomiucggioicol fauore,& aiuto della diuina grazia, hauerc

quello compiutamente fornico,che io nel principio della pre*

Ientcraia&tica,promifidifàre. per laqual cola Iddio pri-

niieramentc,& appreflo i miei fignon ringraziandojche mi hanno onde io

habbia ciò potuto fare comodamente conceduto,èdadareallapcnna,6c al

la mente faticata ripolo : ilche faro cotto cheharu detto alcune cofe bticue-

mence. Seadunqueparctteadalcunochetaluolca,infcriucndo fu^ fiato

anzi lughetio,& ^quito prolifio; i’hauere io voluto pia,che mi fia fiato pof

fibile,cflere chiaro,& dauanti altrui mettere le cofein guifa,chc quello,che

non se intefo, ò io nonho lèputo dire coli alla prima, fia per ogni modo ma
nifcfto
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iifefto , E fe quello,che m»a uolri fi è detto , è l'aìota ftatoiÀ aitròluogo rèi

plicatòjtli fio due (òlio ftà téle cagióni , Thaucre cèfi richiélloTa' Watet iji tl?

tuifi tiana,& l’hauerc to nel téttipò,che ho rifatta,e fi c J’òpeta fiffànipafaV

àiterrotto piu<f«nafiat'àpccifpazio nortdicodi'giornf,niadfméfijiofcff''if

nere,è per maggi,o per foprabondanri fatiché,bperedi^ttirre,<fifcgni,eÉa-'

èriche, sanza chea un par mio(iI confeflo Uberamcnte):cquafi hnpDlIibHc

guardarli da tutti gl’errori . A coloro, aiquali parclleche io^hauefli alcu-

ni,oaecchijo moderni troppo lotfatajechefacendocomparaziotìe da elfi

uecchiaqucllidiqarcftaécà.fenéricfcfleroinóh'lòchéaltro itti dipendere

fenon cheintendo haueré fempìre fcfdatdjtlon feràplicémente’, ma come sV

fjdirejlccondo chc,& bamltOTifpetto a i luoghi,téiitpi,& altre fomiglianti

drconftanze.enelucrOjComffchéGiottofuflepohiara ca(ò,ne’luoi tempi

lodadilìrao,nonfoquello,chedirdi,ed’alittantichi.fifufledctto,refulfi fta

£0 al tempo del Buonarruetótoltrechèal’huomiiHdi quello leccio, ilqualc

CDcI colmo della perfezzione,non farebbono nel grado,che lono; fé quelli

flonfiillerp pdm^ftàtìtali,c'quclfhcfan;no innan2iaoqh?sin fonarla ere

dall,che quHo cìie ho fatto in lodare,óbiafimare,non l’iio latto malageuol

mente,ma lolo per dire irueroio quèllo èhehe creda to^éhe aero fia.

ManonfipuofemprehaucrinraanoIaBihi^adeirOreficc.c chi ha pro-

nato checofaè lofcriuere,emalliìliair>éBtéd^uefi hannoa fare compara-

zioni,che fono di loro natura odiofe,o dar gÌudizio}mi hauerà per ifculato.

e ben lo io quante fieno le fatiche, i difag' , c i danari , che ho fpefo in molti

anni,dietro a quell’opera . E fono fiate tali,e tante le dilHculcà, che ci ho tro

natc',chepiuuoltemenefarei giu tolto per disperazione, fe il foccorfo di

molti buoni, cueriapticijai qrtallfatòjéprcp^ligatrffimQ', nonmihaucs-

leto facto buon’animo,6cconfortatómi a feguitarc,con tutti quegl’ amorc-

uoli aiuti,che per loro fi fono potuii,di notizie.ed’auifije tifeontri di uarie

co&,delle quali còme,che uedute rhaùellì,ìollaua afiaipérplefiejcdubbio

lo.lquali aiuti fono neramente llacifi fatti,che io ho potuto puramente feo'

prfrcil uero,cdare in luce queft’operaiper rauuiuarc la memoria di tanti ra

ri,c pellegrini ingcgnhquafidel.tottplepolta.e-abe.ncfizip di qae che dopo

noi uerratjno . Nel che fatemi lono fiati,come aliroue fi èderi.o,di nonpic

tolo aiuto gli ferirti di Lorenzo Ghfbchi,xli Domenico Grilla'ndài', e dfRaf
feello da Vrbino. A i qualife bene ho preftato fede,ho nondimeno fempre

uoluto rifeontrare il lor dire con la ueduta deìl’operc. elIendo,che infegna

lalungapraticailolleciti dipintori a conofccrc come fapete,non altramente

le Uarie maniere degl’artefici,che fi faccia uh dotto,
e
pratico cancelliere i di

uetlì,e uariati ferirti de’fuoi eguslhé etafenno i caratteri de’fuoi piu firetti fa

tnigliari amic),& congiunti . Mora feio hauerò confeguito il fine,che io ho
delìdcraiOjchc è fiato di giouare,&infiemcmentcdi!cttare,mi fara lomma-
tnente grato. & quando fia altrimenti mi lata di contento , ò almeno alleg-

giamento di noia,hauer durato fatica in cola honoreuole,eche dee farmi de

gno appo i uirtuofi di pietà,non che per dono. Ma per ueniteal fine-hoggi

filai di fi lungo ragionamento, io ho fcritco come pittore, & con quell’ ordì

&c,c modo che ho lapuco migliore. Se quanto alla lingua in quella ch'io par

^0 FioienciDajoTofcnna ch'ella fia,& in quel incds che hofaputopm

h h hi ih
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Ict&ageuoleyU&lasdogroiaad^ luoghipcriodtjla rcelu’iieUeUoci, &g!t;

alcti oroamemi del parlare,e fcriueredoiumeou^hi con ha come ho W;
piu le maoia i penneUi,che alla peQna^& piu il^ca^ ^ i dUegnhche ailafcn'*

cere . e le ho feminaci per l’opera molti uocaboli|>roprii delle no{lrearti,de

i quali a5 occorfe per auen tura feruirE a i piu chi3n,& maggiori lutai deli»

lingua noftra; cip ho fatto per non,poi£rfar di manco,e per ellereinte i' d

io da uoi artefia,pcr i quali come ho detto pai fòno meffb priu-

cipalmenteaque(l%lauca^ N^rimanentehauecdo&c
to quello,che i>o laputt^accuratelp aoleQue* ' u

rhc dame non UQgliate quef.ch’io noR
lb,en6po(Io;appagat^u[d:l

.
n t.

,buonoaio mio,checK;o:, ojj:; .J-niiin'OT.:

,i-,j
elaràséprc ’

.q 1 ;

.digiouare,cpiaccrcaltr.ui,

Ene della Vitadi Giorno VaJàrì,Pmorejf'f_

&rchtlettoi4retMio,.h É.-n.^jD-.n

-i il n-.ntK

!;r'

,• .. .ly.‘ . y;ion uiqoHu.t;?!.?»

' ConceJimus licemiam,&fdcuhàem ifvpinè,&fine '^lloprduf

dicio ìmprimendi FldrentM XJitas T.0orum,Scuhoyn, O'^^irchi* .

ts^orum,t4nejWtm ajjde’,&-%eh^onemllopdBo alienas^fèdpotms

jl -':pi A -

CuidoSeruidius ,Tr2poRtas,& Vicarius

GeoeralisFlorenc.
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Jl
gli artefici del disegno

Giorgio Vafari ..

Ccellenti, d?* CdrjjL^rtepci-miei. è (latopm~
pre tAntAÌd deleitatione con i'ytile., O* conl'honore infierncy

che IO hi ectuato nelejeràtarmi cofi come ho faputo in

nobilifilma arte^chenon folameme ho hauuto defiderio ar

dente d'efaltarla,^ celebrarlasO^in tutti imoé à mepojSibili

onorarla;md ancorafono (iato ajjettionatifi.atutti qitetB,che

liìeihanno prefo ilmedefimopiacere.yó'i’hanfaputa con ma^^ior felicità; cht

far^non hopotuto io,ejercitare,^ di^uefìomio buono anìmo-y&pieno dìfmce^

4iT«aajfettionemipareanchefimà^^mhaueme coltofrutti carrijfondenthef-

fido flato da tutti yoiamato , ^onoratofèmpre,^ efjendofi con incredibile,

msòs’iodico domejìichei^^ojratellan:^ conuerfktofra noi,hauendofcambie

dmente io à "Vo/ le cafe mie,& yoi.a me mojìratele ')iofire,giouando tyno à {'•

iirt, oue (occafionififonoporre-i ^.di confidilo d‘aiuto, Onde-,(^per cfUCr

jumoreuolecKS:^ Ò^Mioltopiupèr Ueccedente l/irtu yojìra^&' non meno an~

mferquefìa.miainclinatione,pernaturatt2̂ perelettione potentifiima-ì m’x.

^fofempYee^eoblwanfinmà-^ouarui-ii^feruirui-iintutticiueimijdi'i^.io.

mec^utlle coj^dje io hò^^udattopoterui arrecare o diletto d commodo. ,A^U€-‘

^fijìne mandaifuora tarmo 15 le “Vite de nofìri miffbori.)&*ptufamofiimoffo

kyna occafmemaltro iuogoaccennata,& ancora (per dire il yero) da yn'ge

ìftofo[deano, che.t&mdyirtufufe(ìatapertantotempo;&ancora refiaft

^

féa. f^Jìamiafatica nonpare^chefia fiatapunto innata,am^iin tanto40
mdfcheohre.a-^uello che da mokipstrtimenèyenutodettOy^fcrittOydyn

wndtfìmonumero,che aìlhorafe nefi<mpb,mn ferietrouaà i libraipure>»yp
ime. Onde ydendo io o^niaiorno le richiefiedimoktamict;&* condjcendofì&$

imo i taciti defiderij di molti altri ; mi fono dt/tuouo (ancor che nel me^ dim^
pjfttmtifme tmprefe) nmefjo allamedefmafatica^con nnnfoloda^hh-
^e^ejìt, che efjendo da quel tempoìn.q^apajjatiam^lioryitaimi dannooo

([ione difcriuerelargamente la yita'foro.; ma diJòpplire ancora queichem quei-

kprima opera fujìi mancato di.petfenione ; hauendobauMoffattopoidintenda

te moke cojèmegtio-, (S* rtuedeme^ht^altrejnonfólo contifauorediquejìi itlu-

^mi miei Signori , i qualifèruOtchefinoHyero refu^o,'Ó‘protettione di tutte

le ytrtu : ma con la comoditàancora,<henihannodatadi ncercar di nuouo tut-

ta ihalia,^ uedere0" intendere molte co(è^ cheprima non nierano yenure.d

ifotitia : Ondenon tantohòjrotuto anree^esquantoaccrefxreancora tante co-

fi; che moke yitefifofono direejjerequafirfatte di rmouo:. come.alcunayera^

mentedelltantichipure,r.henonci.era.:fièdinuouo,a^viunta. J^ernèparfofa-

ùcACQiilj^cjà,et difaoio^andcyper ma^iormemerinjrejcare lamemoria di qudr
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i^ckìotimtóJjonc^jiirltycnareìrltrimi^&mtHer^Ii indn\t al-eYite!^^^

Xtp^rpiu contento di molti amici fuor ded'ane : ma À ta^e affettionat’.jìmi :

ridettom yncompendio la pane dell'opere é (Quelli
,
che ancor (on 'i

0‘de9m d’ejjcrfempreper le loro yirtii nominati ; Perche ^uelr;Jj;ei io, che altra-

^oltami rttenne, à chi benptnja non ci haluo^o '.non mifiproponendofe non cop

^celienti , de^ne di lode ; £tpotrà forf ejjerequejìol'nojprone, che ciafcm

pruni (doperare eccellentemente,(3^ d'auancì^arfifempre di bene in meglio difor-^

fesche chijcriueràilrimanente di i^ueJìaHiJìcfridpotràfarlo con piu^ande^^

S^,^ maejìd hauendo occafione di contare quellepiu rare, 0^piupeif€tte ope-

reychedimanoinmartocUldefidemdieternità incominciate dalIo^ìud^odt

ndiuinim^e^ni^nne')/€dràperm(Xn:idilmondo'\’jcire delleyojìremani. Et i

fiouani cheyen^no dietro ììudiando incitati dalUgloria, (quando tytile non

nauefi tanta fcfr^^) s accenderanno per auentura daìtepnpio adiuenire eccel-

lenti. Etperche quejìa opera yenga del tuttoperfetta tneshabbia à cercarefutu-

ra cofkalcuna, cibò agriuntopranparte delle opere depiu celebrati ./Artefici an-

tichicofiGrecicomeaaltrenatmtilamemoria dequali daPlinio, O'da dltrt

Scrittori è (ìatafno a tempi nojh-i conjèruata, chepnn^a lapenna loro farebbono

còmeméte altrefèpolte infempiternaoblmione ,
&' cipotrà forf anche quefìa

confiàerationegeneralmente accrefeer l’animo,a yirtuofamenteoperare,& ye-

dendolanobil:tà&'^ande:i;ji;a deltarte nojìra

,

<^7* quanto fiaìlara Jempre da

tuttelenationi,&particolarmente da ipm nobili tnregni.,^Signmpiupoten-

tu&pregiatai&premiata,lpingerci,à^ infiammarci tutti a (afeiare il mondo

adomo aopereP)eftfimepernumero, (2^per eccellentia rarijìime; Ondeabbel-

htedanoiatemamquel^ado,cheeglihatenuto queifempre marauìgliofi.,

telebratijìimijpinti. .Accettate dunque con animograto quejìetmefatiche; <&

qualunque lefieno dameamoreuolmenteper rioria deltarte, hmor degliAr-

tefici condotte alfiofine, <Ùrpirliateleperyno inditio-j^perno certo deli animo

mio^di niuna altra cofi piu defaerojójche àella^andeotp^& della

gloria uojìraidella quale,
e
fendoancor lortceuuto dami

neUa compagnia yojira ( di che;& yoi

rmgratio,&per mio conto

menecompiac-

cio

non poco ) mi

parrà fmpre in yn’ certo

mcdoparticipa
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to 754
!Dcfcrittioce della commedia fetta nel-

le nozze del principe Don Fraace-

fco 555
Diaccctoorefìce 5i5
Diana intagliatrice di ftamp&,Maatoua*
oa 55i.

3>ifcepoii del Sanfouin® 804
Difégni per k fortificatione di S4al-

u 510

Difegno del Campidoglio del Buonarruo

to .715

-Difpofitionedi Pier’soderini 415
©omenicopecori,pittore 388

Domenico Ricciardi jS?

Domenico Benci,pittare 845
Domenico Gint3lodi,ncI libro dice 2am-

palodbi Ì9ii6l.i9ì

Domenico Romano
,
pittore 545

Domenico Buontnfegni 418
Domenico del Riccio, pittore 514
Domenico del Barbiere, pitiofe 'Fioren-

tino 773
Domenico Laneto., pittore 54^
Domenico Poggini., fcultore 853

Don Pietro di Tòiedo 405.553
Don Vincenzio Bo^hini 384
Don Gank di Toledo 415
Dncadi Fiorema '353.409

Duca di Grauina 554
Duomo d’Oruieto ;J<i0.yO4.554.55l

Duomo di Mantooa j44.j17.j58

Duomo di Siena
.

-534

Duomo di Modana 553

Dtt.omodiCiemasa

Duomo di Mefeina

Duomo di Parma
Duomo di Milano
Dnomo di Reggio
Duomo di Veroni

Duomo.di Vicenza

SD-TS7

Tth

79i

Elba Ifòla 414
Eliodoro Forbieri,pittore ,515

EpitaÉEo di Boceno 473
Epitaffi polli Ibpra la fepoltura del Buo-

narrnoti 755

Epitaffio del Bandinello 44^
Errore delli antichi nel dipignere 775
Errori delia loggia di tRercato nuouo ffi

Fiorenza 4.14

Efeqoie di Carlo V.in Roma 551

Efequie del Buonarruoti 779
Europa Angofcioiijittoreflàj Cremoac-

it i4?

Fibrina di s.Piero data al Buonarrnotì

Fabbrica de’ Magiftrati in Fiorenza IQ07

FabbricheinVenetia del Palladio Sio

FacciatadelMaffeoin Volterra 547
Facciatta di m.Iacopo Matthei 5jS

Faccku di Matteo delle Porte 66ò
Facciata di fana Maria del Fiore,fettanel

Peatrata di Leon Decimo in Fiorea-

za 799
Fatiche (b Hercole di Vincenzio de’Rol^

fi . 848
Pauotidi Giulio -secondo al Buonarruo*

to 708
•Federigo Zucchero,pittore 551.555.845

Federico Baflòcci, pittore 554.700.713.

714

Federigo Samtningo,pittore 84I
Feflaiuoliper lavenutadi Carlo Quinto

a Fiorenza 400
Fella per la venuu di Leon decimo in Fio

renza 475
Fella di s.Felice in pkzza 545
Fella di san Felice in ^zza,fecta'ìmfento

spirito,l’anno Ij5j. 575
Filippo stroizi 4}5
Filippo spini 544
Fondacode'Tcdefchi,in Veneti» 775
Fontcdellapiazzadi Fiorenza Stó

FontenellapiazzadiBolcena *4,'

3^rmsdcUc.auriujlie di ?wCin»,.peitit



FIV NOTABILI.
taUjancia dal Primaciccio

Fontanableo di Francia

Foatede’ Pitti

ibnte di Melina

ibrtezze de’ VenetUni

^irtczza di Pefaro

fortezza diVeneua

francefeo deiTadda

francelco da s.GaUo

francefeo di sandro

.francefco'Bandini

foaaccfco del prato orefice

•.fiancefeo Mofebino

ianeefeo menzocchi da Putii

re

-foancelco fan’ Man.

^ancclco saluiati

ffrancefeo s.Angelo
,
•pittore

fraacefeo da Poppi, pittore

fencesco CamHiani.&ulcore S48
'fraGiouan’Angelo 398. 715

fraMarco de’MedicidaVerooa 519

.frate Antonio pittore, di monte Olme-
to

,
m

fra Girolamo di fan D.omenico
,
pitto-

re ^9
.fra Baftiano dalPiombo 581

Ica cugliclmo dal Piombo
Irate Egnatio Danti,di làn Domenico 850

Fra Giouan Vincenzio de’ serui, fealto-

re 854

fra saloadore da Rezzo
,
pittore 996

fraternità di fanta Maria di La. ìin Vdi-

ne -5S1

BatwninoTÌ,mY.enetia

G

3(kìaflo.FerraTtfearcliite£t<we ^^6

Galeazzo Alcfri arcbitetK>re Perugi-

no 819^80

FJaleazzo Compo pittore , Cremoafi-

fe

GallcriadelRcFranccfco 771
-Genoua 8itf

'Giam’belogna,fcukorc

^iam’bellino, pittore 781

Gian’girolamo bielciaBO 7^4
•Cian’girolamo fan Michele, arebiteito.

re 514

«Giouanni di stocco'fcultore 880

iGiardioo del Cardinale di-Feirara in Ro-
ma 5^

Giardinode^Bartoliniin Fiwenza 798

vCùrdino .d^oa Lttig.i.di X.oledoiB.Eio*

renza 14<

Giorgio-Vafari ì79.^H H^49’I.Ì9ì-ì99.

4ii.4jl.4do.46i.447'450. fio. 52.3. 539.

^43. J47. 580.583. 590. 59d.d11.11tf,618.

«39.tf40.tf50.tf55.tf6o,d85.73i.74i. 748;

754- 785- S08

Giordano fiume 411

GiofriadelmagnificoGiuIiaBO 413
GiuoambatiftaRicalbUjVeliouodi Cor-

tona 438
-Gio.fraacefco Ruftichi 414. 430
fGio.maria picchi, pittore 481

Gio.batifta strozzi 410
Gio.batifta della palla 397. 4iS

'Gio.batifta figtouanni 399
Gio.antonio Lappoli ritratte 4 8l

Gio.mariaBeniiHendi 483
Gio.badftft Modanefè 557

Gio-paulo Rofleiti,pittore «55

Gio.pieroCalaurcfe, pittore 657

Gio.batifta Bagnacaualio 771
•Gio.rincentio intagliatore

, 5c architetto-

re 810

Gip.paulo poggini
,
fcultore 815

Gio.iacopo della porta, fruitore -Sid

ferGiouanni Conti segretario 880

•Gio.maria butteri,pittore .84J’

Gio.paulo dal Boigo, pittore 996
.Gioiianni poUafrra areùno 384
Giouanui gaddi 39<
iGiouanni daVdine 459
GiouanniCornaio 454
Giouanni Rofto fiammingo

,
maeftro ^

.panni d’arazzo 491.

-•Giouanni schiauone,pittore 644
Ciouanaifiammingo,pittm’e 844
Giouanni <k Caftello, fruitore Sjf

Giouanni andica dall’Anguillara 590
fimo fcultore 4^
Girolamo mazzuoli.pittorc 458

-.Girolamo fruitore ferrarefe 398.556

Girandola perla fetta di làn Giouanni 4»
•Girolamo -malciano Brelcizuo

,,
pitto-

re 564
.'Girolamo dei Buda 414
Girolamo s.Miehele, architettore 510

;CirolamodiTitisno.,pi!tore 794
••«irofamo pfroni Vicentino., aréhitette-

re 810

•cirolanToaermoneta -817

.Girolamo del Crocififfo,:pHCOje .843

.GÌtadclsanfouino.a'V.enc,Qa toj.

.Giuìiano.oreficc

Giuliano Bacò -^9.0

jiÌHliano.diila££L>.dLAgiidQ 4»^

771

39-7

448
tfl8.tfl9

^4
105

398

398-847

409
4^9-735

434
500. 880

,
pitto-

306
508

583.58tf.tfig

657

S41



TAVOLA DELLE COSE
Giuliano daMarfilla

,
pittore

Giulio ampo,pittore cremonefe ^67
Giulio Miniatore 386

Giulio ul. Papa Ì9J
Giulio cardinale de’ Media 418

Giulio Porta,pittore <544

Giulio Manoai,fculcore,& pittore

Giulio (écondo non puote vedere la cap-

pella del buonarructo 70Ì

Giulio clouio,pigliò l’habito della rcligio

neinMantoua Sii

GiuliodaVrbino, pittore S44
Giudicio duna gendldortna {opra fEua

delbandincllo 445
Giudicio del bHonirruoto,8: fua deferittio

ne 719

GorodaPiftoia 483

Gobbo fcuhore Milanefe 8itf

Granaccio pittore 701

Grottefcheanticheritrouatc a s. Piero in

V incoia , in Roma 577
Guidubaldo ritratto 489
Guardaroba del Duca cofimo 784
Guglielmo Milanefe 391

CugliclmoTedefcojfcukor-c 8r8

I

!acomo sanfouino J9y. 41J
laconc pittore j44
lacopoNardi 477
Iacopo dei conte, pittore <37
lacopobarozai, architettore 669
Ucopodisandro,pitcore 701
Iacopo cafsignolajfcukore 818

Iacopo saluiati 709
Iacopo siciliano,gktatorc di metalli 743
Iacopo del Tadda detto poi sanfoui-

no 796
Iacopo colonna,{cultore 8oy

Iacopo biefdano.fcultorc 807

Iacopo Fallare, pittore Sia

Iacopo Piftola, pittore Sii

Iacopo del Zucca
,
pittore 84^

Ibero fiume 400
Imperiale, luogo delDucad’Vrbino 489

Indaco vecchio 710

Innocenti di Fiorenza 488

lauentore dello ftucco nc'nolln tem-

pi j7|
Il Buonarruoto prouifionàto dal magnili

co Lorenzo (jSy

Inncntione del Caro per le pitture di Ca-

prarola £74
lucrata del Duca di Cafiro £30

Intrata della Principeflà’di Fiorcata, & de

fenttione del fuo apparato, Sga

Iniratadi Carlo V.in Fioraiza 984
Ippolito Medici ritratto- - 488
lufeppo Saluiati, pittore 845

L

Laici to del Bandincllo
,
che volfel fare aHi

Iiinoeenti 449
Lattanzio pittore Marchigiano 465
Latunzio pirtoFé'.Brefciano j53

LazzòTCtco inVerona jio

Leda del Buonaftuoti 714

Leone decimo a bologna 417

Lionardo fcultore.Milaircfè 8:8

Leone Aretino, ^to caualierc da Carla

Qmnto 813

Lcttcrcdel Buonarruoto al Vafari 719

Lettera di m.Domenico Lampfonio al Va
fari 833

Libcraliràdel Primaticcio 774
Liberalità del buonatruoti 7f*

Libreriadis-Marcodi Venezia 8oa

Liooafdo Vinci 475.600

Lionardo saluiati 769
Lionardo Milanefe, feukore 8i3

Lodi delgmdicio del buonarruoti 718

Lodi del buonarruoti 747
Lodouico Capponi 486
Lodouicofculcore,Fiorcntino 830

LoggiadelGhigi.-inRoma 581

Loggia de’ Mercanti, in Ancona 77J

Lorenzo sabatiniboIognefc,pitt.774.84£

Lorenzo dello scioviaa,pktore 841

Lorenzo fcuhore 437
Lorenzo borghini £oi

Lorenzo Naldini
,
feukote 608

Luca Martmi 418. 838

Luca signorelli,pittore 503

Lucrctiasaluiati 436

luigi Guicciardini 385

LUcaTorrigiani loo£

M

Madonna delle Lacrime 389

Madonna d^VcrugUdc’monaci Camal-

duleiì 303. 575
Madonna di Loreto 417.499.556. 775
Madonna di campagna di V erona

Madonnadi Cortona 545

Madonna della stecca, in Parma 557

Manno oF^c-e, Fiorentino £45

Marco da Siena,pittore <^51

Macfiii



PIV NOTABILI.!
Mae{lrid'inuetrìate eccellenti 8^^

Marco da Faenza
,
pittore 777

Marcello Mantouano,pittore 748-8^
Harchcfana di Pefcara 749
Marmi di ferauczzajdC mifchi 710

Marciano caftcllo 391

Marc'Antonio Bologncfe, intagliato^

re 4»9
Mariano daPcfcia,pittore f74
Mariotto Albertinelli, pittore 47f
Margherita drPicr’FrancefcoBorgheri

ni 483
Marino Triuifatii fuacafa

Mattheodi Lorenzo Strozzi ^6
Matita donde veoghi 424
Macftro Dauid ingegnere ducale 41?
Maeftro Giuliano del cannine 4n5

Mattheo s*Michelc jarchitetto 5't4-

Martinolcultore

Martinopittore

Marcino ambafdatcMi di Porrogai. 392

Mario Capocchi Anconitano Sif

Mario Capolaccia- fcultore Ancon.S42
Mafo Mazzuoli da s.Friano, pitto. S42
Medaglie delDucaCofimOjéc iua rouc

fei 842
Mercantia ,MagiiìratoinSiena 380

Mercurio di bronzo nel palazzo diM.

Lorenzo Ridolfì, in Fiorenza Sn
MelTer Gioaanni della Cafa 6^1

Michel*Agnolo Buonarruoti

433.45'i.^S7.Sf^.f3o

Michele Alberti, pittore dfi

Michele Tofini, pittore 410. 5*74

Michel'Agnolo-di Viuiano,orefice 423
Michel'Agnolo Anfelmi

,
Sanefe

Miruolo, pittore 777
Miniature diuerfe del Clouio 823

Minerua in Roma 82S. 591

Modello della facciata di s. Lorenzo del

Buonarruoto 709
Modello de! Buonarruoto per la faccia^

tadis.Piero 724
Modello del Buonarruoto per vn palaz

zo di Giulio terzoa S.R0CC0 7^0

Modello del palazzo ducale di Fioren^

za 1004
Modelli fatti a concorrenza per il Nct^

rannodi piazza 470
Modello del porto di Pelare yoS-

Mosache dis>PaQÌo4i|Milao9

Monafterìo delle^Murate in Fiorenza

774 -79«-99<-997

Monache del Corpus Domini,inVene^

zia ^32

Monafterio maggiore, in Milano y63

Monafterio di Ripoli, in Fiorenza 774
Monafterio di s.Girolamo,in Fior. 772

S.Mandragonc ha vn quadro del Vafà.

ri 1008

Modo del Buonar. nello fcolpire 749
Monaft.del!aCharità,in Venetia Su
MontcCMiuetoitiRimini

Monte01iueto,inVerona 718

Monte Oliueto
,
in Chi ufara 729

MonteOiiuetOjinNapoIi ^77.99^
Modaninofculcore 777
Morte del Duca Aleflàndro 401
M orte delTribolo 417

Morte d’Ariftotiie 744
Morte di laconc, pittore 74^
MortediFranceicoSaluiati ^41
Morte del Buonarruoto 747
Mofca intagliatore 398

Motto fopra Adamo, Eua ddBandi'
nello 447

N

Nanni Vnghero 397
Nanni di Baccio Bigio , architettore

731.747-319

Ncctunno locato all'Ammannato pes

opera di Giorgio Vafari 47O.
Niccolò perche fi chiaroaiTcTribolo 397
Niccolò Fiammingo maeftro di panni

d'arazzo 492
Niccolo pittore, Modanefe 77d

Non molte cofe, mapoche, ódlbcnpro/
portionacenelìa architettura danno

grazia 44?
Nozze del Duca AlelTandro 401

Nunziata compagnia d'Arezzo 390

Nunziaiadi Fiorenza dia

O

Oceano deferitto 677

Ognifanti di Fiorenza 773-847

Onofrio Bartolini ritratto {773

Offiziolo del Cardinal Farncfe S23.

Orario Fumaccini,pitBoÌognefe 77^
O-racioPortajpùcQse 84^:

Orauo



TAVOLA DELLE COSE
Orario san machini , pittore 664
Orario diTieiano,pittore

Ornamento della s^a della Audienza
dclDucaCofimo 440. 441

Ornamento delta piazzaducalc di Fio

renza nelk nozze del principe Don
Francefeo 990

Offan Michele S47
OgnifancidiVenetia 792
Oteauiano del CoUetaio.pittore 88t

P

Palazzo de Pitti 414
Palazzo delVefeoo» Ricafoii 466
Palazzo delMonte Imperiale fof

Palazzo de’ ContidiOmoRa ,rnVero-

na fio

palazzo de' Comari fzo.^pi

PalazzoinVaricano f?o

Palazzo d’Agoftino Ghigi fjo

Palazzo de’ Signori di Siena f^i

falazzo de’ Pandolfìni in via fan Gii'

Io SP
palazzo del Patriarca Grimani 58?

Palazzo del Cornaro in Roma f33

palazzo d’Oria,in Gcnona di7

Palazzo de'Farnefi

Palazzo del Cardinale Riccio

palazzo-difanMarcOjinVenezia d4f
Palazzo di Farnefe 649
Palarzode’Medici 6fo

Palazzo di Mantoua, inRoma 661

Palazzo ncibofcodi Beluedere 664
palazzo del Duca di Fiorenza 74Ì
Palazzo del T.in Mantoua 77 i

PalazzodelPoggiOjinBoIogna 775’

Palazzo de' Strozzi in Banchi, in Ro^

ma
Palazzo di M. Giorgio Comari S05

Palazzo di Capo di Ferro 828

Palazzo de’ Caualieri , in Pifa 8f2
Palazzo , 6L chiefa de Caualieri, in Pi/.

fa lOod

Palco della LibreriaVicena, in Vene/

zia f7<f

Palco dellaLibrcriadi fan Lorcn^

zo 7t?

Panni d’arazzo per la sala del Gonfia

gito, in Fiorenza 8j7
Paoni fattiaileRgure de] Giudicio del

Buonarruoti <1?

Pace inRoma 743*S2S.84S.d2^

Papinopittore 58?

Parere del Buonarruoto circa lafortifi^

cazione diBorgo nj
Paris Bondone, pittore 7pi

Paulo Veronefe,pittorc fp}.^f.S4d-

Paulo Farinata
, p t csore jzd

Paulina,cappella del Papa 722
Pafsione,chiefa in Milano f<ft

Partimento del Duomo di Siena 577
Paulo Van’dalbino 98;

Pellegrino Pellegrini, pittoreBologne*

fe 774.ff4.(55t
PerfeOj&Medufadi Benuenuto Celli*

ni 44^*^4^
Pelle nel tf2f ©ri

Pezzi commeCsi nelle ftatue dclBandi*

nello 441
Pierin’ delVaga
Piazzavecchiadis.Maria Nouella di

Fiorenza 41^
Pier’Antonio Caranci ?8i

Pieueas-Stephano jSri

Pieuedi Prato 590

Piero fcultore, nipote di Lionardo da

Vinci 41$

Piero RoiTelli

Pietro Aretino,poeta ???

Pietro Paulo Galeotti,oreSce 292

Pieri,uigi Farnefe ?t4
PktroNauarra
Pieuc d’Arezzo Ò40
Piero Martelli f?8
Piero di Cofimo, pittore 47f
Piero Vrbano, fcultore 7«
Pietà dimarmo del Buonarruoto 72J.

Pieci difegnacadal Buonarruoto 749
Pietà dimarmo del Buonaruoto,nelb

cappella della Febre <594

Piero da Salò
,
fcultore 8of

Pianta di Siena fti

Pippo del fabbrojfcultore 39^
Pifa citta 420.9^
Piloto orefice 424
Pittori Mantouani

PittoridiCremona frio

Pittori Milanefi frif

Pittori diuenuci eccellenti nel ritrarre

alcartonediMichel’Agnolo dpri

Pittori



P tv NOTABILI.
.Pittori chiamati dal Buonarruoto a du
upigflQ'ejlavoItadiSilla 701
pittori Fiamminghi 850

Otturo delle ibnzennoue del palazzo

,
. ducaledi Fiorenza 1004

Rtturc di Titiano
, in Spagna 7S2.

- 797

PirroLigorio dj7-^4J. 73^.745
Pompeo da Fano,pittore 6j6

Ponte nuouo, in Verona jt3

pontefatto per dipignere la volta di Si

. -fio 702
Poggio a Calano tooS

Ponte santaMaria, riatto dal Buonat/

fuori T^t

PdrtaPia,inRoma 7^
PoncelopraMugaone, alla porta a fan

Gallo 409
pondo {cultore 773
PortodiGenoua 81^

porta di san MarcOjin Venezia 804
Pompeo Leoni/cuitore Sxf

Pozzo d'Oruicto 499
Porta del palazzo ducale, in Fioren^

. za ^50
Prezzo delle fiatuc del Bandiael'

» Io 441
PnfflaticciOjCarnericrcdcrRc France^

. ;Éfo,di Abbatcdi s.Martino 772

Pfofpcro Modanefe, feukore ST7

ProfperoFontani,pittore 772-345

Primo motiuo dell’Autore a fcriuerc

,
queftcVicc S>?5

Pngioni del Buosacruotl , in Fran-'

eia

ta 41'
Re di Boemia, a Verona yoS

Riccio dei peri coli, legnaiuolo 394
RiccioSanefe, pittore jji

RifpoRa del Vafari a lacone pitto^

re 5’4<

Rifpofta del Buonarruori
,
per la fcala

della Libraria di s.Lorcnzo 7J2
RifpoftcargutedelBuonarruoti 7ft

Ridolfo Griilandaio,pittore 4:0- 479
Roffopittorc pSi. 42y
Roiantc Spagnuolo,pittore 995
RoccoGucrrini,architetto 821

Rotta di MontcMurlo 401. >3j

Ruggieri Bolognei'e,pittore 772
Ritratti di perfoce fegnalace, nella fa^

la della Cancelleria in Roma

Santi Tidi, pittore ^54. 84^
Santi Buglioni, fcultore 410
SagreRia di s. Lorenzo 430. 7U* 712*

ySz. 5i2
Sagreftia di s.GÌouanni Carbonaro , in

Napoli 45?
SanGirolamodipintocon nuoua inuS

tionedalVafarijin cafam.Ottauia>

no de’ Medici 990
Sargiano

,
Conuento de i Zoccolane

ti 39»

Sala della Cancelleria in Roma , fattain

cento giorni 455.994
Sala del Papa

,
in Fiorenza 474

Sala dei Poggio aCalano 4S3

Sala de i Dieci,in Venezia pj.
Sala del gran ConfigUo diVenezia ^2tf.

7S3

Salagrande di Brefcia

Sala Regia ,in Roma
Sala della Commedia, nel palazzo di

Fiorenza 93<

Sala grande, ne! palazzo ducale iii Fio/

renza toof

Santo Agoftino di Cefena 904
SantAnna

,
luogo di Mon te Oli ueto di

Chiufura 930. 9S2

Santo AgoRino di Siena 533

Santo Antonio da Padoua 780
SaotoAgofiino, in Ancona 77?

E^gioQc,'quiuido deue cRèr rifpctt^ SfAsdreasdlaportadelPopoIo

i t

Quercia Fonte nella villa di Caftello a
Fiorenza 407

Quadri nel Cortile del Duca CoRmo
nelle Rie nozze 5’4i

C^iete derelitta 677

R

RaHaello da MonteLupo,fcultore 39S»
‘ reo. 989 -

RafiàcUo dal colle dal Boigo Saofepol/

ero, pittore 499



TJtVOLA DELLE COSE
•Sràn^rea di Ferrara FfO»

s.Àgoflino di Cremona ' ydo. 791
s.Agaca«di Cremona ftfi

«.AgoftinoinRoma l6u$^:Soo
s.AtnbrofioinRoma 6^9
&AlòinRoma 82S

SaluftioPeruzzi architetto
. 84?

SanfonediGiambologna 849
s.Agoiihno nel Monte a fan Souino 9S9

s.Anaftafla in Verona 809
«.Apoftolo in Fiorenza 842. 989
Sagrefeia di s.Spirito di Roma 827
B.Biagio Caeoldo in Venetia yao
B.Baftiano di Siena m
s3afiiano di Venetia f9d*?94.S07.

783. fa?

s.Biagi0ÌnRoma ^82

«.Barnaba , in Venetia 792
*.Bernardino,monafterio di Ferrara

«.Bertoldo di Ferrara jjo; jyi

sbarbara del cafìel di Mantoua 558

«.Benedetto di Mantoua fy7. yf9
«.Bcrnardain Arezzo 982
s.Cafciano jpd

«.ClementcinFiorenra 45-4

«.Catherina in Rrada Giulia in Roma
ScenafattaneUenozzcdel Duca Cofi^

mo 740
Scrittoio di Cefare Gonzaga f5’9

«.Catherina in Milano ^61

«.CclfodiBrefcia ydj

Carità in Veneria y94
f;ChiarainBologna ^25

Scaladi Bramante inBel vedere 72S

fcala della Libreria in san Lorenzo in

Fiorenza 7?a

feoladi Tanta Maria della Carità 785

fcola di fan Fantino 7S5

feoia di lan Marcoin Venetia 792
«.Celfo in Milano 79j

fàntaCroce ih Giudccca di Venetia Soy

Tanta Croce di Fiorenza 1009

icaledelIaLibreriadifanMarco in

nccia 807

fcultorij di architetwii Fiammin^

ghi Sn
«.Domenico di Siena yjj

«.Domenico di Modona yyó
«.Domenico di Cremona fdi

fc.DomcnicodiMefsina

SiDomemcQ di Ancona 77T
I

«.DomenicoinAtezzo jSf
fdegno dei Buonarruoto con Gìulìo-fc/

condo
fetta con fauore di Pier’ Francefeo Ri(>

ero 4it

fepbltura di Clemente Vii.& Lione

nella Minerua 457
fcpolturàdel sig. Giouanni de' Medi-»

ci: 43?
fepplturadelBandiaelIone i Scr»

ui 449
fepoltura del Re Arrigo 6^, 77i
fepoltura di Daniello RicciardlWoltet

rano ^94
fepoltura di Giulio fecondo ,

6C Aia de-

fcrittionc 717

fepoltura delCardinal di Monteas.Pie

ro Molitorio yo|

fepoltura del Sanazzaró ìnNapo-'

li di4
fepoltura della Accademia del difegnq

in Fiorenza ^21

fepoltura di PaoIoTcrzo 729. 8i5

fepolturadd Medichino in Mila/ ^ ^

no 814
fepoltura di Paolo Quarto 81?

ftpoitura dclVefcouo Marzi 847.
fepoltura diCario de i Medici in Pra.^

to Syo.

fepoltura del Coitc'Filofofb, in

fa •

.8f4-

fepoltura ddBuonarruott Syr
Serui di Bologna feci

ScbaftianoScrlioinKngua TodC' -

'

fella " 851

Serui di Venetia

Tedia per dipignerc le voice, & pal^

. 7ca

s.FrancefcoaBologna ^ ^

s.Fiordo 4^3,‘f74

s.Franccfeoih\ArinTtni 4dS. •997

s.Franccfco alBorgo a fan Sepolcro^
«.Francefeo di Furli

'

fo7
s.Francefco di cafa di Monferrato yi4

s.Francefco di Siena fJl

s Fauftino di Milano y, ^ fd4
«'.FrahéefcoinFerrara '''*^'^yo. JT4
«.Fraacclco di Perugia

'
'

, SS7
«.Francefeè di Parma y?3-

«JraucefeodiRipainRoma tfjo

«JFfanceftodiCremoaa
&,Fran£e(co
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l^jnfefco <]clh Vigni in Yenedl fintiMaciadiBaniaMnino ftff

^ J>i.8ii.ì9J.574.59x' feriuMaruNoucIU éi Fiorcnii J70«
fcPrinccfcomArttzo •'

’ 4^5
^

lìFnbccItftdicittidicaftelIo 1008 s.MarùdcirAninuiaRomi l8t

iSeliciu in Fiorenza «3y. 48^. 574 s.MariadìCiuiuIe 381

tifóBetfcodiBréfcta «.Maria Zebenigoin VenCtil 194
I.Felicc in piazza in Fiorenza 574 s,Mariadcll’Orto.tnpiinRonia 66t

«.Felice in Venctu 594 s.MartiraaggioreinRonu 781. 818

«.FrianoinFiorenzi 574 «.MariidcgliAngeliinMuranO 784
tiGiuftino dello AbbateBufoIint «SS «.Maria Nouella di venetia 7^^
fcGiouimbauftainPc&ro foS s.Mariadd!eGr.tticinMÌlarto 78S'

tóiouanni in Parma 533. 3^7 s.Manadtfll'AaifflainRoma 819.817.831

«.Giouintii di Fiorenza 399 «.Miriadi fcolcainRitnini 997
«.GiouanniinDomodiGenoua s. Maria Nouella di Arezzo 1008

fcGiouanniDecOUatoicRoma S31.S3S. s.MicKeleiii BofcoinBolog. 4S1.333.987

• 1001 «.Michele BiCdomini 480
«.Gioasanni Carbonaro ^53*994 s.MartainMilino 3S7

«.GioiunnideiFiorcntini inRoma 718. «.Marco in Fiorenza 381

744 «.Matteo in Geaoua S13

«.Qiouanni-Laterano 748 s.Moifeinvcnetu S43

6Giouanni,& Polo in Venetia 783. 7Kt> «.Michele Bertoldi io Fiorenza S35

f.Giouanniiu'Br.igolaihVenetia 791 «.Marcello in Roma' SSi.800
fcGiouaani nono in Veneti! 803 «.Martino in Bologna 8a8

i-Gimigoano in vai d’Elfa 988 s.Nazzaro in Verona 313
'«.Giorgio in Ferrara . 779 s.NazzaroinBrcfchi' 783
«.Girolamoiii Venetia 791 Sodoma pittore 308
ftGiGnondodiCrcmona 3S0. 351 Solofmeo 393
«.iicomo fra fofsi in Fiorenza 434.3.'’4 sonei.del Varchi nellamortedelvTci 411
ftlobin venetia

.
3*i. 791 sonettodelBuonarmotialvafari 718

flentio ffel CrittO 680 sonettodelBuonarruori 739
j’.Iacomo in Bologna 773 fobborght diFiorertza 43ij

Giacomo dimàrrtiodelsanfonino 798 SóffonjsbaGrcinoitefepitcoreflà,&fiiefo

«.laco#ho<ieUi spagnaoli in Roma 818 rdlc 3^1

S.IoicfFcinFioreiiza 843 Sonno deferitco S79
^TòfeiFcnelURitondadiRoma 847 fogni deferitti S80
«iLorenzbin ArezZo 349 Stoldo Lorenzi,fcultdre 831

S.LorenzodiFiorenza 398 i.PctronloinBologna 39<
finta Lucia in via dei Bardi di Fiorcn- s.Pontiano in Lucca 334
''za 344 S.F0I0 in Ferrara 354
«.Lorenzo di pCTUgìa 537 «.Piero di Modana f3S-3f7

«.Lorenzo di Modana • 3S3 «.Piero martire a Parma 538

•Xorenzo di Milano 3S4 «.Piero di Crctinn.% 3S0

fcLòrcnzointìatnafo, ioRomi S38 «.Piero di Prefeia 3S3

«tLucia della Tinu in Roma S'? «.Piero Montoriotn Roma s3j.s9i.808.

«.Lorenzo in venetia 791 tool
‘

«.Luigi in Roma 818. 819 «.Piero a Volterra S33

Santa Maria maggiore di Fiorenza 434 «.Piero Cigoli S53. 991
«.Mariadel popolo di Perugia 463 «.Paolo di Venetia 791
«.Maria in Organi di Verona ^fiS «.Piero maggiore in Fiorenzi 841
«.Maria della Spina in Pila 534 s.PteroinArezzo 981

«.Mariadel Vado 350 «.Piero in Perugia ' I008

finta Maria di Campagna in Regien- s.RufFcllóin Prorenia 480
* il 3S0 «.Romeo di Fiorenza 344
fintaMariadeU’Ono in Venetia 344. S.Rocco di Milano 3$S

J9J s.RoccodiVeaczia 393. 781
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S.Spmto (!l Slen*- -- jji,

••Sepolcro di Panni jjj
«.Saluatore di buiogai

••Satiro,in Milano • 563
•.Spirito,in Fiorenza 574
s.5aluatoredcILauro,iaRoma ^33

••Spirito di V caetia tf4y. 78à

•..Sakatoredi Venciia ySfi. 2oy

San to da Pado'ua 303 • ^19

••Spirito
,
in Roma -813

StaggiodaPiecrafanUjicultore 39}

i^udio condaouo delbandineilo 42$
Aanze del palagio ducale,in Fiorenza. 471

s.Tomafoiin Verona. 3^3

fteccatadiParma 5^1

ftatuain«alìel-sanc‘Angelo j8i

ftatuaiddiDoria,inGcnoua tfij

ftatua^cii Giulio secondo del buonarruoto

•di metallo, in Bologna 699

itoricdcl!apafsione,difraGuglieImo 817

•.Tomafo,in piazza Giudea 818

s.TrÌQÌta,inFiorenza 83^

ftefano Pieri, pittore 841
Audio del Duca Cdiìmo 83^

Audio de! principe di Fiorenza 843
Ae&no V ekroni

,
pittore. 84^

Aatuadi Paulo C^ico 84S

Aacua di Giulio Terzo, in Perugia 845

Aatua del Duca CoHmo.neila rabbiicade'

MagiArati di Fiovenza 830

Aatua diMcrgante, 5c Barbino Nani, nel

palazzo dei Picti„'-in-Fiorenza 853
••Vincenzio di'Prato :ioo7

(.Zaccaria di V.enetia . 646
tolofmcofculrcrre -438

T
Tafibintagliatorc 414. 717
Tauola dis.Carherina,ins.MariaNo.4jj

Tauola della Canccliaru di Roma 4tf5

Taaolains.AgoftinodiRoaia .463

Tabernacolo a caftéllo villa. .487

Taddeo Zucchero, pittore 673
Tauola di.Albcrcc-Duia -,781

Tauolino.digiDicdelBaca.Cofimo. 844
Tauole di Geografiaconle pallcccleAi,&

tmcftri,delDucaCofimia .830

Tcfta del Duca Cofmo,i via de’ Gino. 447
Tempio di s.Ambrogio,in Milano jdS

Tempio di s.AntoniOjin Milano -^66

TclVadi un Fauno del buonarruoto 6Ì9

TeAamento dei buonarruoto 747
Teatro déls.PaUlovGiordanQ;làttoin-FiO

•rènzil’anno 13^3 .979

'TotnmafoCalignoUjfcnltore 818

'SfiamuTode’ Caualien,geatilhuome^<ft

.-mai^;
. ai t: ."il

Tommaib Lugano ticulior® .807

Tommafinoporta^ 81S

Tribolo fcuJcore 417.43tf.71f

Tiberio Crii^
^

.
4tff

Trionfi fatti in.Fiorenza, per la crcatipn*

di Leon Decimo .471

Trinità, in Verona 314
Trinità,inRoma •tf48.tf31.71tf

Tiberio Calcagno,/cultore 733. 744
TitianodaPadoua,fcaItore • 8of
Tribunadis.LorenzodiFiorenza 834

Titiano vecchio da Cador,.pittore 84tf

Tintoretto pittore 84tf

Telano dello Altifsimo, pittore 84A

Treuiilc nel Friuoli 64f
Tratutodtuolerdare il Borgo a s.Sepc^

. ero a Piero Strozzi .4tf9

V
Vali di terra.diCaAel Durante - 385

ValerioZucca. 793
ValerioCiolidaSettignano 83I
vefcouato-diVihmo 304
Tcicouatodisinigi^lia fof

veicouato di Mantoua, 3otf

vefonafuafortezza, Biporte '3itf

venuu di Papa LconeOecime», in Fiorea

za 399
'Venetia . -tftftf

Vgolino Conte della Gherardefci' Jit

Vincenzio Ridolfi
,
fimltore -44®

villano di marmo nei Pitti 44*
vincenzio.DantiPeiuginOjfcuItorC 430»

.'8431

vigeuane,& ruepheure 'ftf»

vignadi Giulio Terzo tftfo, look
'Tignola architetto tftfa. tfSk

vittoriadimarmo del Bupnarraotyn Fi»

«nza >697

vitaatriua, •'& contemplatiua di marmo
del Buonarruoti . 717. 743»

vicenza-città 780
•Vincenzio Campo;pùtorc,Crcmoii^3tfl

vincenzio'Zucca.

Vincenzio de iRofsi, 847
volta di Silto condotta dal Bsonarruoti

in venti-meli 7eff

'VoltadelU.cap.diSiAo,S;riM4dcril> 7P5
•vmidiAccadcmici -.j:;'... :j8f

Z
.ZanobiFartolini '•vb'.,

'

39f
ZanobiLaftncaiijfcoItorc

, ,418.83
ZcccadtMilano 3tf4. .5tf3.-3tf*

•Zecwdi.Vcnetia '
•

' •
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»'/Ì Ardinghelli 637 Duca Pierluigi .«73

Alcflàndfo Vitelli «37 DucaOttauio . 0 '. '.«TI

AlfonibdiAualo» -7H Duca Grado -, . i;;.'«7#

' Angelade’Roisi 411 DumAleflandro 9tj^.99'%

Antonio de" Nobili 1007 DantejFetTaia, Cao-
Alfonfo canabi 4000^
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T
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;
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Ba eli iaccha pittore. S38 car. Fatnefc m
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.«37- ReFrancefeo «34

bernardetto de* medici 1000' Francefeo Guicciardini •4TJ
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bartolomco strada.fifica 1000 G
aj.biagio.maeftro delicccrimoiric.in cap-

pclkdifua Santità 7i9‘ ''Giouanni Caddi

tig.Gieuanni Medici 4J«

c Giouiòt «73

Giouaimibadila caltaidc' «73

'Carlo Quinto Sti.7t4 ’Gioioonibanda saueìli «71

Papa demente vii. Siii- Gionannibanila Cello fai

•m.carpi 67t car.Gonzagi 7*4

tar.Riecio «73 Guittone^Guido'caaalcantt :9»
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clemente setdim> Re Henrico

candì capua «71
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Lorenzo vecchio 584 ?
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iHigi Guicciardini 99^ PiindpedìConJc jó’i
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M VW- , car.il^igi «54
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_

««4
Marchere del Vallo 7S4 Principe Grimani 781

l^fercello Cerumi <7Ì Primaticcio pittore A 777
Milrchefe di uarignane «75 Pietro Aretino

..
7*4

Mòlza 075 otti j

MariadÌMendozza «"
6TÌ

' R
'

Margherita Vailclia ’t-

Mad.di Mompenliere «75 Rin UCCIO Firnde «7J
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A

GostiKo Bullo fculto-

re.Milaocfe . ^66

Alcdandro Moretto pitto

re, Brsfciano ^6 }

A ndrea Sebiauone, pitto-

re ' ^
Aagcio Ciciliano fculcore, Milanefe. fS7

Baaio Bandinclli fcultore
,

FifirCim--

no 4^5

Bartolomeo Gcnga ,
architettore 508

Baftiano detto Ariftotile da fan Gallo, pit

tcre,&; architettore Fiorentino

Batifta Fianco pittore, Veneziano

Bernardino detro l’India piitofey-Vetó-'

nefe
'

Benedetto Grillandato pittore
,
Fioren-

tino J7Q
Benuenuto Garofalo pirt. Ferrarcfc J48
Bramantino pittore, Milanefe 505

Brazzaccho pittore, Veneziano

C

Criftofano Gobbo architettore ,
Mi!a-

aefe }67

GhriltofanoGherardiipiriorC 4j§

D

Daniello Ricciarello pittore, ^ fculcore

VoUeiraao 64S

Dauid Grillandaio pittore , Fiorenti

no 570
Domenico Beccatimi pittore

,
Sane»

. fe
_ _

_u-37i

Domenico Grillandaio pittore , Fioren-

tino . - 570-

Domenico del Riccio pittore , Verone-
- Te •• F4Lty8

E

Eiiodcro Forbicini pittore , Veroae-

fe
, . .

Jiy

Francèfc® Primaticcio Abbate di fan Mar-

tino
,
pittore,& architettore Bologne-

fe tfgp

Francefeo Righcrino pittore
,

Brefcia-

no 5ir4

Francefeo Saluiaù pittore
,

Fiorenti-

; G

.Giouinn’Antonio Soddoma
,
pittore 517

Giouann’Antonio Lappoli pittore, Are-

...tiào . j8»

f. Giouann’Angclo Montorfoli
,

Iculco-

re 609

Giouambacifla da làn Marino
,
architet-

tore 510

GiouanFranedeo Ruflkhi, fculcore, dcar-

chiceccorc Fiorentino 5?7
Gjouanfrancefee dalla Porta, fcultore

, &
architettore Sid

Ciouangirolamo pittore, Brefeiano 5^4
Giouangirolamo lan Michele architetto.

rCjVcroaclfl 511
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re 50J ’f ‘‘

Girobmoda-Carpi^icEore.Ecrrarefc

EGirolamo ctmuerfo di saa-Damenico,-'

pittore

Giroiamo Romano4)ittore 56J
Giuliano Bugiardiai pittore., Fiorenti-

no 45J
oonGiulioGlouio,miniatore 8ii

^gIieimoTeàelro,lcuicore tiS

I

tacopo Sanfbuino fcnlcore^Sc architetto-

re Fiorentino

M

Michcifin Michele architettore, Vero-
nclè 51J

Michel’Agnolo Buonarruoti pittore, fcul-

wrc,8c architetto Fiorentino tfSj

N

NiccoIòjSoKipitiorc,Fiorentino 587

Niccolò Tribolo fcultore,&3rchitetcore

IL F
-rns-l’---

Pcrino da Vinci,Tenitore
-,

* 41G
PropemaéologadCflcuIt'o. j<l

R.

Ridolfo Griilandaio
,
pittore Fiorenti-

no ^6i

S

Simon Mofea fcultorc,&arcbitctto.da Se:

tignano 45?f

Stenno pittore, Brefeiano {^4

T

Taddeo Zucchero pittore da *.Angelo ia.

- Vado €^6

Tiiziano daCador, pittore 778

V

Vincenzio Campo pittore',. Cremóne^
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ANCONA.

B
a Anto Agoftino. rna ta-

ofl uola a olio d’un Chrifto

^ bactezEacodas, Giouan

DI. PcllcgriDO Bologne-

s.Dbmenico.la taucda del-

raharinaggicre.Titiano 775

l’ornaiiiento di ftucco. Pellegrino Bolo

gnelc 775

jjChiriaco. lauuola delPaltar maggiore,

ilmedelìmo

toggja de’ mercaDti.lc pitture,& orname

ti Jiftucchi. il medefimo

AREZZO.
Picue.laappclla,& tanoladcU’altar mag-

giore.Giorgio Vafaii 999
Baaia.vna tauola. Gioiunni Antonio Lap

poli ! 383

inquadro in sagreftia. Niccolò Sog-

gi ih
rna cappella di macigno. Simon mo-

fea 470
cenacolo del refettorio . Gioigio Va-

,
iàiT 99 i

S.Piero.la fepoltura di macigno del Reue-

rendo p.f. Angelo generale de’ Semi.

ÉGio.Angclo 613

vha tauoletua vn pilaltro^Giorgio Va
fari ^81

s..Mària delle Lagrime . una tauola
, & un»

ftoria in frefeo. Niccolò Soggi 38^

•s.Agoftino.vna cappella a man manca,en-

trando in chielà . il-medefimo

s.Bernàrdo.pittufe del poggiuolo del per-

gamo dell'Organo . Giorgio Valà-

ri ii8i

•pitture della volta, innanzi alla porta

principale della chiefa.il medelìmo
' le feccia te d’un portico, il medeiìmo

s.Francefco la uuoladeil’alrar maggiore

.

GiouantfA ntonio Lappoli 384
lalècondacappellaaman ritta. Nicco-

lò Soggi 388

Compagnia del Corpus' Domini
,

nella-

chiefa di s.Domenico, la tauola dcll’al-

tar maggi ore.Gioigio vafàri 785

Compagnia di s.Rocco.la tauola, & faccia

ta.ii medefimo

s.MariaNouella monaftero.una tauola di

una Nunziata, il medefimo

s.Margherita, una tauola.Domenìco Peco

ri,3c Giouàn’A ntonio Lappoli 38^
’ Saigiano fuor d’Arezzo.una tauola. Nicco

lò Soggi 3^1

s.Giouanni de’ Peducci
,
compagniain A-

rezzo
,
un fegno daportaicaprocersio-

ne.Gir. Vafari

ASCESI.

s.Maria delti Angeli
,
pitture a olio

,
nella

cappelladoue mori lànFrancefco. Ad*
ncDoni '

830

pitture in cefla de! refettorio, ilmed.
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s.Maiia de! Saflon. vnaiatiola ndia ckic*

6 di Io CIO. Giouaaa’Antonio Lap-

po!! 384

la tauoUdelI'alur maggiore. f.P^olo

da Piltoia

il cenacolo del refettorio. Raffael dal

Borgo s.SepoIcro

BOLOGNA.
s.Pecronio.due Sibille per oraaraenio del

la porta.il Tribolo

san Francelco. una tauòla a olio, dietro al

choro nuouo.Giuliano Bugiardini 4^7
s.Doraenico. ils. Petronio, & un’Angelo

d’un braccio all’arca. Michel’Agnolo

Buonarruoti 689
_

la Madonna del saracone.una tauolad’una

fanta Catherina marcire. Prolpero Fon
tana, 774

s.Iacopo.la cappella del Card.poggio.Pel-

.legrinoBolognefe,& Prolpero Fonta-

iia 77T
s.Chriftina monaftcro.vna tauola. France

•feo Saluiati

s.Saluadote. una tauola nelk.capp.di.s. Ba

ftiano-Giròlamo da Carpi,& Biagio Bo
logncfe 554

«.Martino,vna taaola.i medelìmi

j Serui.raltar maniere di marmo
,
& fuoi

ornamenti, &fepchura. f.Gio. Ange-

lo 6zo

le ftatue di bronzo, Scaltri ornamenti di

metallo della fontana di piazza di s.Pc-

tronio. Giamboiogna da Douay Fiam-

mingo 845
«.Michele in Bofeo. pitmrede! refettorio.

Giorgio Vafari 4fii.&987

ìaftatua di .Tiecallo di Papa ciuUo Secon-

do foprala porta di s; Petronio, il Buo-

aarriio.co ,7.00

BORGO SAN SEPOLCRO.

s.Francefco.un quadro d’un fan Qmntino
.martire-ilPontormo .481

BOSCO D’ALESSANDRIA.

t VOGHI
•00 Cohuento.Gioigioyafàrx t*07

haltar maggiore . GiorgioValari 1007

módello di detto Conuento, & chiefa.f-E-

gnario Dante Perugino dell’ordVac di

«.Domenico

BRESCIA.

s.Fi'ancefco.la tauola dell’altar maggiore.

Girolamo Romanino •

s.Piecro in Olmeto,vna uuola. Aleflandro

Moretto

pictu. lotto l’arco di porca Brefciana. il me
deiimo

s.NiZzaro.Ia tauola dell’alur maggiore:.

Tiziano da Cader 78|

CAMALDOLL
latauo.dcll’alcarmaggiorc. GioigioVa-

fari 989

figure>& pitture del tramezzo.il medefl

mo
.

98S

vnacauolaneln-amezzo.ilmed.' pis

va'aliraneltràifteBzo. ilmed. pij

CAPRAROLA..

Il palazzo de’FaraeS.Iacopo Barozzi da'Vi

gnola £61. & 66

f

'lùe-pitture.Taddeo Zucchero £6z

CASAL DI MONFERRATO

Lafortczza.Matceo «.Michele 514
s.Fracefco.vna fepohura di marmo-il me-

delimo

CASTIGLIONE ARETINO.

s.Franccfco. vna tauola, dentrouiunaN,

Donna, s. Ance,s.Ffancefco ,&s.Silue-

ftro. Giorgio Vafari $99

CESENA.

s.AgolHjio.Ia tauola dcll’altar maggiore»

olio. Girolamo cenga 504

CiTTA DI CASTELLO.

^ cauo.d'unaadctwonedi Magi, nelnuo- Fiordo.vna cauula di s,Anna alla capp.



OVE S 0 N L'O P E R E-

Je’ Vitelli. Ric!oIfo Grì]lai)<laje,&Mi-

chele di Ridolfo 574
S.FraDce(co.vna cauola, doue c la Corona.

iioncdtNortraDoiina. Giorgio Vafa-

ri 1000

In cala i Vitelli .tq quadrO.il Pontor. 489

,
vn'altro quadro. Ridolfo crillandaio,&

tiichcle di Ridolfo f74

CIVITALE.

IJ«aria.ornameti di Cucchi,& pitturedel*

lacapp.oio.da Vdine 581

vnataaola.paris Bondonc 7^1
fclofeppo.vna tauola.i!mede£mo

CORTONA.

b Com'pagtìia del ciefii. le pitture della

Tolta,& delle facciate . Giorgio Valàri,

&Chriitof.Gherardi 470. & looj

la Madonna fuor di Cortona.due tauole.la

cone

la Madonna nuoui fuori di Cortona ,lùo

uìtim'o difcgno. Gioigio Valàri 1003

COSMOPOLI NLIL’EIEA.

Frati Zoccolanti, una tauola d’nna dcpofi-

dOiicdi Chrifto dicrocc. ilBronz. Sjii

CREMA.
»,Agoftino.duc tauole.ParisBondone 7>a

CREMONA.

Duomo . vna tauola all’alur di s.Michele.

Giulio da Cremona 581

t.Agata.leiìoriedis. Agata nel choro. il

mcdclìmo
s.Domenico. la cappella del Ro/àrio. Ga-

leazzo da Cremona 56

1

s.Francefcp.lafaccia ta di dietro, il medefi

mo
S.Piero. la uuola delimitar maggiore. Ber-

nardo dc’Catti J60
s.‘Agoftino.vn3cappeIIa. Altobello jfio

t.Gifmcndo. la tauola dell'alcar maggio.

Giulio Campo da Cremona ;6l

la cappella maggioro. Camillo da Cfc-

mona- .tC'O

rna Afccfìone fotco la volta.iLmcdefimo

FERRARA.

Duomo. unacauola. Benueouto Carola-

lo 350

s.A ndrca.la uuoU dcll’al tar martore .il

mcikfimo

pitturcdcl refettorio, il medefimo 5^1

s.Bcrcoldotuna-uuoIa. il medefìmo ^3*

s.Spintoduetauole. ilmeJdimo
SiDomenicodue tauoleaolio. il medefi-

mo
s.Silueltro raonafiero. una tauola. il me-

defimo'

s.Gabriello monafteto.una tauola. il me-
defirao

«.Antonio monaflerc*-. k tauola dell’alcar

maggiore, il meddìnio
«.Girolamo. la tauola dell'altar maggiore,

iixncdcfimo

«.Maria-dei Vado .rna tauola . ilmedcfi.

s.Polo.una tauola.Girolamo da Carpi ^^4
s.Giorgio.il refettotio. Girolamo da Car-

pi,& Pellegrino Pellegrini 374
vna tauola a olio de’ Magi. Bcnuenuco Ga

rofala 330

s.Francefco. duecappelle. Beauenuto Ga--

rofalo 330

vna tauola.il medefimo

i quattro Euar.geliftinegli angoli del

le uoltc.Giroiamo da Carpi 534
il fregio intorno alla chiefa. il mede-

fimo

d-ue taoole. . il medefimo

la lacciau della cafa de’MuzzarelIi. Ben-

uenuco Garofeio,& Girolamo da Car-

pi

palazzo di Copara.pitture dentro,& fuori,

i medefimi

FIESOLE.

La Compagnia della Cicilia. l’arco fopra

laporu.iiioocornio 480

FIORENZA.

Duomo.il «.Piero di marmo, che eia chic

k. fiaccio Bandinello 4Z7

fifi. il



TAVOLA D
ilchoro.ilmedefimo 441
j] $.Iacopodimarmoinchic(à. Iacopo

sanfouino 758
s.Giouaoni.le tre ilatuedi bronzo fopra la

porta uerfo l’opera. Giouanfianccfco

Rullichi

laNuoziata.la c^peIla,St tauolade’Mon-

taguti. Alellandro Allori 842

k tauola della cappella de' Guadagni,in

torno al choro.il Bronzino S38

la fepoltura del Velcouo de’ Marzi. Fra

cefco da s.Gallo 847
la fepoltura di Baccio Bandincllo.il Bà-

dinello .449
l’arco dr mufaico foprak porta . Ridol-

fo GriOandaio -573

le figure! frefco.dell’arco del primo por

ticolulapiarza.ilPontoimo 475’

li VifitauoJiedi N.Donaa;.8c s.Elifabet

ta nelcortile.ilmedéfimo 480

la fepoltura delPAaccademia 'dél dife-

gno,& ìlcapiiolo.fiGiauàn’Angelo;

I’altTepitture,gli Accademici' dii

vna tauola d’un s.Michele dietro all’al-

tar maggiore. Antonio del Geraiiio-

lo S74
$.I.orenzo. il modello della fagrellia nuo-

ua,& della libreria, Micncl'Agnolo

Buonarruoti -711

Iclépolturcin detta sagreftia,8c laN.pó

na.ilmedefirao 711

la {fatua di s-Colìmo in detta fagreftia

.

f.Gio.Angelo 'tìii

kfiatuadi s.Damiano.Raffàellodimó

telupo 61%

gli ornamenti delia tribuna di detta fa

grcfiia. Giouanni da Vdine 583

la tauola della cappella de' Martelli. Gi-

iorgio Vaiati 4^6. & 1000

la cappella maggiore.il Pontormo 4^3
il s.Lorenzo fopra la graticola nella iac

ciatadi detta cappella, con moke al-

tre pitture intorno intorno , di qua,

& di U delle facciate.il Bronzino 839

j.Croce. la tauola della cappella de’ Zan-

chini allato alla porta principale,

a

manlìniflra, entrando in chielà. il

Bronzino 838

la cappella,& tauola del Biffclo. Gior-

gio Vafàri 1001

la tauoli della appella de’ Dini
,
a man

ritta, entrando inchiefa. Francefeo

Saluiati 667

.
t.MariaNouella. la tauola di s.Catherina

maitire della cappelk.de' Ruccclki

.

E L V O G I

GiulianoBugiardini 434
la appellaj& tauola di monlìg. Strozzi,

vefcoub di Voltcrra.Giorgio Vakri
Aretino' 1009

k cappella, & tauola di maeftro Andrea
rafquali . il medelìmo

s.Spirito.una Pietà di marino nella cappel

la di Luigi del Riccio
,
a man delira.

Nanni di Baccio Bigio 819

la tauola deik capp.di Toramafo Caual

anti.il Bronzino 839

kteftacoi bullo di Temmafo Caual-

an ti in detta capp. f.Giouan'Ange-

lo 839

il Crocifiilb fopra il mezzo tondo del

chorOjMicliel’Agnolo Buonarruo-

ti 6 83

la tauola della capp.de’ Segni . Ridolfo,

& Micheledi Ridolfo 374
CeftelloJa tauo.della ap.de' Baldclì. Car-

lo Portegli' 57J
-vna fauo. d’una Natruità di Giefu Cfiri-

flo. Ridolfo Grillandaio 371

s.Trinita.Tu.quadro d’un Chrifto morto,

con s.GÌQiianni,& s.Maria Maddàle-

Iéna,ai primo pilaftro a man ritta . ii

Bronzino 833

s.Iacopo tra fbfti. vna tauola d’un Crocifif

’’ lOjCon sanriMariaMaddaleiia,&.làn

Franceico. .Antonio del Ceraiuo-

lo 374
la tauola dèll’àltar maggiore.f Bartolo-

meo, Mariotto.A!bertmelli ,
Si Giu-

liano Bugiardini 434
s.Iacopojfopra Arnonclkoópagnia . vna

tauola deniroui laNoftraDonna.làn

Iacopo, &s.BaltiaDO. Ridolfo Gril-

landaio, &Micheledi'R!dolfo 374
s.Iacopo monaftero prcflaalleMurate.v.

tauola. i medelìmi

s.Iacopo di Ripoli monaftero . vna tauóla

d’unaNoftraDonnacon certifanti,

i medcfinii

duecauole.RidolfoGnllandaio 571

-S.Maria maggiore, vna tauola all’entra-

ta della pera. Giuliano Bugiardi-

• ni 434
• s.Felicita, due capp. Ridolfo Grillandaio,

& Michele di Ridolfo 374
la cappella,& tauo. all’entrar della chie-

•
• fajamanrittade’ Capponi. ilPontor

mo ^ 487
'i il Carmine, app. & tauok di Matteo Bot-

ti.Giorgio Vaiati 'looS

'<.Oi laaMichelc, le tre figure di marmo fo-

jpi*
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pra l’àltarmaggiore , cioè s.Ama, la

Vergine,& Chrifto fanciullo.Francc

fcodas-Gallo 847
X)gniianti.vna tauola con la N.Donna,

s.Giouanni,&s.Romua!do.Ridol

foGrillandaio r7i

vnatauola a man delira,con vna No
ftra Donna in aIco,s.Giouannia

,BaHb,s.Girolamo,Valeri fanti.Sa

tiTidi 847
j.Pier’MaggÌore.lataL'o.dellaVificazio

ne di N. Don. Maso da s.Friano 842

8,Apoftolo.vna tauola dellaNati uità di

Noftro Signore- ilmedefirao

vna tauola della C oncezzione di N.
Donna. Giorgio Vafari 989

tPieroScheraggio. vnatauola duna
N.Donna col figliuolo in braccio. Ri

dolio del Grillandaio J74
«.Felice in piazza, vna tauola.il mede/

firno,&MichelediRidolfo -f74

Badia, vna tauola d'un Chrifto,che por

talaCroce.BatiftaNaldini 842
la tauola dello aitar maggiore . Gior/

gioVafari

vna ftoria, quando s.Benedetto fi getta

nudo fopra le rpine,nel chioftro di

fopra.3ronzino

s.Lu:ia nella via di s.GalIo.vn Chrifto,

che ora nell’orto. Giouanfrancefeo

Ruftichi doi

s.Lucia nella via de* Bardi. Vna tauola.

lacone J44
Compagnia di s.Zanobi.due iVrie di 3.

Zanobi a olio. Ridolfo Grillanda.

10 571

Angeli.vna ftoria di sai Benedetto neh

la loggia deil'orco . il medefimo

11 cenacolo del refettorio, il medefi'

mo
«.Girolamo monaftero fu la colla a fan

Giorgio-due tauolc, il medefimo
Compagnia de’ Battilani, vna tauola, il

medefimo

Compagnia de'Neri.vn quadro.Ridol

fo Grillandaio, Michele di Ridoh

fb ?74
le Monachine monaftero .vna tauola, i

medefimi.

8.Romeo,vna tauola-Iacone f44
.sanRuffèllo, vaa cappella, il Pontor/

L’ 0 P E RE.

mo ’ 4S0
San MicheleBifdominijVna tauola alla

cappella di Francefeo Pucci, il mede-

fimo

san C!cmentcmonaftero,vn quadro di

vnfanGregorio,ilmedefimo 484
s.Anna monaftero,vna tauola,il mede-

fimo 4S7
Innocéti,vn quadro dc’dodicimila rnar

tiri,ilmedefimo 488
Bonifazio spedale,vna tauola, Niccolò

Soggi 53j

san Giofeppo monaftero,vna tauola di

vna Nati Ulta del Signore alla cappcl

la de' Guardi ,
Santi Tidi 84?

Palazzo del Sig.Duca,Ia cappella dòue

vdiuanola melTa i Signori.Ridol-

fo Grillandaio ^75

la tauola di detta cappella
,
Mariano

daPefeia 574
il falotto dellYdienza dinanzi alia det-

tacappc!Ia,FrancercoSaluìati déj

modello nuouodidettopalazzOjGior

gioVafari 1004
pitture delle ftanze nuoue della Geneo-

logia de gli Dei,oi di Papa Leon De--

cimo,il medefimo
pitture d’altre ftanze, ri medefimo looj

modelli
,
de difegni delle ftanze nuoue,

&loropitture,i!med€fimo -742

le ftatuc di Papa Cleméte, del DucaCo

.

fimo, de! Duca AleiTandro,6idel Si-

gnor Giouanni
,
nella fala grande

,
il

Bandinelìo 44»
la ft 'tua della Virtoria indetta fala.Mi-

chef.Agnolo Buonarruoti

le tele della detta fala difegno del vafari,

cond -itte da altri pittori 845’

letauoledi geografiacon le palle, frate

EgnaziOjdantcda'^erugia S50

le grotcelche del cortile
,
Sc d'altre mol-

teftanze, MarcodaFaenza, iV:al-

tri 777
vna cappella . Si tauoladi detto palaz-

zo,ilBronzÌDO Sjd

pitture della fala grande,5( f>alco,Gior-

gioVafari loof

la fonte col fuocolofibinpiazza del S.

Duca, l'Aramannato So3

Hercole allato al Dauitce,ilBandind-

lo 427
il
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y Dauìttc . Michd’Agnolo Buonarruoy

ti
,

6^
HF^erfeo di bronzo .Bcnuenuto Ctliini

Palazzo de’Pitci,& modello della giun

ta del nuouo palazzo. TAmmaiv
nato 8o3

Vn Crocifilfo di marmo . Bcnuenuto

CcIIini 847
la ftatua di Paride,quando rapifce Ex

lena.Vincenziode'Rofsi 84S
Vnafontanancl giardino. Stoldo Lox

renzidaSetcignano Sfz

fe ftatucdi Morgante^ódBarbino.Va

IcrioCiolidaScttignano 8f}

ta ftatua di Apollo, dC di Cerere nella

Ceciata del vinaio . il BandineU

lo 444
palazzo de' Medici: Orfeo di marmo

nel cor»Ie,il Bandinello 497
ta Ceciata delia cafa de' Buondelmonti

dirimpeitoas-Trinita. laconc j'4)

la facciata della cafa de Ciinori. Mariax

nodaPefeia 774
là'Pedata della cafa del S. Sforzo Alme

ni Peru'gino.Giorgio Vafari,& Chri

ftof.Gherardi d47.&ioo5
incafadclS.Sforzo Almeni Perugino,

la ftatua di marmo dell’Honore
,
che

ha fotte ringanno.Vincenzio Dante

Perugino S49
Giardino del S.Don Luigi . le ftatue, 6C

ornantemi delle fonti. Francefeo Cax

millfani 848
palazzo di M.Lorenzo Ridolff, il Mer/

curio di bronzo nel cortile. Zanobi

Laftricati Syj

foggia,cafc,6d corridore, 6C nuoua fabri

ca de’ Magiftrati.Giorgfo Vafa-tooii

ilnuoùOcorridore,chevadal pai. del

DucaaPitti.&fuomod.ilmed.ioòiS

incafaM.BartolomcoPanciatichi. tre

quadri, ilBronzino 8;d

in cafe gli heredi di M.Franccfco Monx
teuafcbipttfquadri, ilmcdcfimo

incafaM.FilippoSaluiari, vnquadro
d’vnaNààuitidrGhriftOjiimedefìx

mo
in cafa di M. Giouann’maria Benintenx

di,vn quadro
,
il Pontormo 485

iticàfadi AlclTandro Ncrom,vn qua»

dro,ilmedeftmo

DE LV OGH

1

in cafa di M.BartoIomeo Panciatichi*

vn quadro ,
il mcdefimo

in cafa Lodouico di Gino Capponi . va
quadro, il Pontormò, dC 4S7
ilBronzino 857

mcafadiCarloNeroni, vnquadro. il

Pontormo 488
in cafa ivfcAlefsadro de’ Medici, piu qua

dri, il Pontormo, (V Giorgio Vafax

ri 491
in cafa di M.Fìlippo de!rAntella.un qua

dro.Baftianodas.Gdlo yjS

in cafa gli heredi di M.OttauÌano de’

Medtci,vn quadro. Hmedefimo
in cafa Simon Ccrfi.un quadro. France

fcoSaluiarijVnoGiorgioVafari

in cafa M. Alamanno SaiuiatijVn quax

dro grande d’Adamo, ÒC £ua.France

fc-o Sduiati

fncalaGL^lielmo deltouaglia.vn quax

dro delia conucrfionc di s.Paolo. Fra

cefeo dai Prato <^44

pitture de gli archi' di tre porte,cioè fan

Gallo,- Poreaal Prato,&Porta alla

Croce; Mi'chelcdi'RidoIfo

due quaari gradi nelMagiftratodenOx

ue.GiorgioVafari 1001

li tabernacolo fui canto della cafa dei Si

gnor Mondragone. Ridolfo GrilJanx

ddo f7i

Fuor di Fiorenza.

Ccrtofa. pitturene’ canti del chioftro

grande,ilPoncormo 484
pitture della forefteria.il medefimo
idue archi fopra la porca,cheua dal

chioftro grande in capi colo, il Bró
zino Sjd

Poggio aCaiano.pitturc della tefta dclx

lafala grande
,
il Pontormo 48}

vna cauola perla chiefa.GiorgioVax

fari 1000

Careggi villa de’Medici
.
pitture d'vna

d’una loggia,il Pontormo, dC 491
Bronzino SjS

Caftello villa del S-Duca. vna loggiaa

man manca, il Pontormo 492
due fonti,& altre ftatue,il Tribolo 402.

la ftatua dell’Efculapio , di. altre ftatuc

Aat.Lorcnzi da Settignano 872

Herx
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flercole.dlic& fcoppiire A ateo di bró-

zo.rAmminn.tto So8

{.Marcino la pilmi.uBauuoU. Kidolfo

Grillandaio 574
Xuco di Mugello monaftoro . una rauola

nel choro di dentro . Giorgio Vafa-

ri 1000

Bigallo. vnitauolad'unaN. Donna có un

Chrifto fanciullo in collo.chc fpolà fan

uCatherina vergine, il mcdefìmo597

Pieuedigiogoli.un tabernacolo fu la Ara

da. Ridolfo Grillandaio <73

va tabernacolo della Certofàiofu ^Ema,
dirimpcctoaun mulino, il medeflmo

vicino al Buldronc monaftero.un taberna

iCoIo.ilPontormo 487

Fontormo. s.Angelo.unatauoiaalUcap.

dcllaMadoona. ilmedefimo 481

jlpontc fopra mugnooe fìior della porta a

fi.Gallo.il Xxibqlo 40^

F V R L I.

iPrancefeOiTna cappella a man dritta.Gi.

rolamo Genga ^07
tOeuùole.Eranccfcomen.iocclii 507

GENOVA.
^uomo.lafìaruadi martivodi s.Gio.£uan

gclifta.f.Gio.Angelo 613

.fcMatceo.la capp.Stfcpol.del principe Do
•ria,&: altri oinaoaenti della cbiefa. il me
dffimo 616

a.Lorenzo. un Moife dimarmo. f.Gugliel

«Qodcl piombo Sifi

kffatua'del principe Doriafula piazza de

iSignori.fGio.Angelo
,6 lì

piu ftatue nel palazzo del principe Doiia

.

ilmedefimo 617

hft'adanuoua,&fuoi palazzi . Galeazzo

Perugino 8zo

ilporto, il molo ,Sdoro fotcifiutioni . il

medefimo ^19
il pai.io villadiM.Lii?a^!ufl.il mcd. 8io

il palazzo del s.OtuuianoGrimaldi.jl me
d^isp

.ilpahzzodel SigaorBaiiAaGrimaldi.il

medefimo

.lago, Se ifola del S.Adamo Cenmrioni. il-

medeiimo

ja fonte del Capitano Larcaro, uiriqo alla

..cj^tàdl medefimo

L’ O E E RE.’

il bagno
,
in cafa del Signor Giouambari-

moAaGrimaldi,in BifagQo,il medefi.

SAN GIMIGNANO.

s.Maria di Brarbiano . due tauolette d'un

Chrifio morto, & d’una rcfiirrcttione.

Giorgio Vafari 989

LORETO.
Pitture nella cappella del sagramento.Fra

cclcoMsntocchi da Trulli 307
pitture nella ap.dclla Conccttione.iI rae-

defimo

vna c.ipp.per ri Cardinal d’Auguta. Pelle-

grino da Bologna 77j

L V c c A.

s.Picr Cigoli . vna tauola . Giorgio Vali*

ri djj.

MANTOVA,.

Duomo-tafacciata .GirolamoGcn^fotf
vna tauola nella.cap.peUa di santa Mat-

gberita. Domenico del Riccio Vero-

nefe P14
la tauola della capp.di s.Anrooio. Paolino

da Verona 514
la tauola della cap. di s.Manino. Paolo Fa

rinato da "V cfotia 514
la tauola della cappella della Maddalena

.

.Batifta del Moro da Verona yi4

la uuoladi s.Gio.Euangclifta.Fermo Cui

foni

la tauola di san Girolamo . Giulio Cam-
po fi»

la tauola di fanti.Lpcia . Fermo Guifo-

ni TSB

la tauola di sanu Agam. -Hippolito Co-

fta 558

la tauola di.s.Xcela. Girolanao Paimigia»-

no 55»

S.Agcicfà.ttn?tauo{a. Rinald&daManto-

ua .55R

S.Benedetto.l^Aa.tiie della &cci2ta,il Mo-
dana-feuitore ^j7

ma Natiuiià dìGiefu Chrifto,Feimo.Gui

font 55P

due
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tliie uuole. Girolamo Mazzuoli

tre cauolc. Paolo Veronefe

cciiicolodclrefcttorio. fra Girola*

mo yyp
s.Barbara.un3 tauola a olio.Ciouambaci-

ftaBertano yyS

la tauola dell'altar ma^iore. Domcui-
co del Riccio 514

MESSINA.

Duomo.lcftatue di quattro Apoftoli. fra

Gio.ADg^eio 619

s.Domcnico.la fepoltura del capitan Cica

la . il medeiìmo
Tna ftoria' di bailo rilieuo alla cappella

delSigfiot Agnolo Boria, nel chio-

ftrói il'iftedenmp^ 61S

la fonte di marmo fu lapazza del Duomo.
il medefimo' (5 iiJ

Vn’altrafontc di marmo' fa' la marina del

la dogana . il medefimo
le torri delfrnaiefe la-marina. il medefi-

mo

MILANO.

Duemo.Ia fepoltura di Gio.Iacopo de’ mc
dici. Leon Leoni 814

Adamo,& Elia nella facciata. Chritìof.

Gobbo ^67
vnas.Maria Maddalena ncllafrcciata.

Cìeiliano ^67
l.Mariadclle Gratie. vna c.ippella

,
doueé

la ftoria della pafsione,& fua tauola.

Marco Vgg'ióni 568

vna tauola, quando Chrifto è ftherni-

to da’ Giudei in una cappella. Tiz»

ziano
, 788

chiefa della pafsione. una tauola d’iin Cro
cififlo', Scaltri lànci. Giulio Campo da

Cremona’ ySl

l.Paolo nionaftero . leftortcdi san Paoio-

GiilfiOy&Antonio Campo da Cremo
na yiSi

s.Catheriiia monaftero.una cappella nella

chielànuoua.Giulio Campo da Cre-

mona yfii

il modello di detta cliielà,& fiicciata. Ló

bardino 5(J7

s.Fauftino . la tauola dell'altar m^giore

.

Lattanzio Gambaro 56'4

j.Loreuzo. la tauola dell’altar maggiore.

ilmedcfimo
.

le ft orie delle facciate, & della volta . il

medefimo
s.Sepolcro.pitturcfopralaporta.Bramaa-

tino- yóy

s.Maàa'di Bara,la Natinità di N.Dóna nel

ttamezzo. il medefimo

s.Marta monafteto. la fepoltura di Mon-
fignordi Pois. Agoftin Bullo >67

s.Francefco.la fepoltura de' Biraghi. Ago-

ilin Bullo y67

s.Rccco.Tna tauola di s.Rocco.Marco 'Vg

gioni 508

Tempio di san Satiro.Bramantino yStf

Zecca.la Natiuità di Chrifto in una faccia

ta.il medefimo
Mon'aftero maggiore. la facciata grade del

l’altare. Bernardino Lupino 558

sXelfo'. il portico. il-Ciciliano 757
vnatauola. l’arisBondone 7irj

la facciata della chiefa. Galeazzo Perù,

gino- Sao

s.Victore.lachielà.i! medefimo

il palazzo del s.Tommafo Marini Duca di

Terranuoua. ilmedcfimo

l’Auditorio del Cambio, ilmedcfimo

la fecfiata,& loggia, falc,& camere del Sig.

Giouanfrancefeo Rabbia. Bernardino

Lupino y63

la facciata della cafadel fignor Gio. batifta

Lataatc-Bramantino 558

MODANA.

s.Piero. la tauola dcU’altar niaggiore.Nic-

colò da Modana
le llorie di s.Piero dalle bande della chic-

là.Gio.batilla da Modana 557

san Domenico, vna cappella, il Moda-

na 557

MONTE PVLCIANO.

vn fegno da portare a proccfsione nella

Compagnia di san Stephano. Giorgio

Vafari

. MONTE SANSAVINO.

s.Agoftino . la tauola dell’altar maggiore.

..Gioigio Vafari
_

58^

Compagnia di s.uaria della ncue . una ta-

uola



6 V- E' S Ò N
Bsli-I^ceolci Sogi;! jtf

^Madonnadc'Vcrtiglj.irinedefimo

Jeftoriedilofcph.inYn ciiioftro. Rìdol

fo GrilUndaio.BaciAa Franco
, & mi*

chclcdi Ridolfo

lauuola deirafcar auggiore. tmede.
iimi

MVRAN0.

feMaria delli Angeli, una tavola. il Ponle-

Done 784
^/latua della GiulHtiafopra una colonna

flellapiaiza. PieiedaSaló So<

NAPOLI.

Wèopio. ipottegU deU’Organo.Gior^
• Vafan 46f. &?54

ti Giuanni Carbonaro.! quadri della fagio

' ilia, il'medeiìmo, con l'architettura

de' I^nami
nChraftocrociSflafuordelk cbiefà. il

mcdelìmo 5^4
Monte Olineto.pitturo, & ftoiiedel refet-

torio. ilmedefimo

U uuola dell'ahac ma^iore. il medeiì-

mo 8i 99}
' pitture ncllavoltadella foreReria.il me

defiroo 753

(Sceui.larcpolturadel Sanazzaao. (.Ciò.

• Angelo tìi3

ORVIETO.

Duomo, ornamento della cappella di mat
••r?' modella madonna. Simon roo'fca,&

Raf£ieldamontclupo,& Francelco

mofehino 500

ornamento d'una cappella dall'altra ba

. da-Simon mofea, & fracefeo mofehi

no . joi

due tabernacoli di marmo nella Crocio

ta.il mofea
, & Railacl da monte lu-

. .

494
• ils. Piero

, & il s. Paolo dimarmo nella

chiefà. il mofehino 4J4
due tauole, & altre cofe. Girolamo mo-

feiano $<34

Vna cappella. Taddeo, & Federigo Zuc-

chero 66t

T&auuola, quaado Chriilo reiufciM

f O P E R E.‘
’ Lazzaro . Niccolò dalle Poffieraa-

ce 83*

la cafa de’ Gtialcien.il mofea pi

PADOVA:
Il Sanco.la fepolturadi m.AlclTàndro Có>

urini.MkheleS.Michele ji»

alcune ftoric del fanto . Tizziano feuU

torc 780
vna ftoria grande di marmo al lànto.Ia-

copo sanfouino '8of

vn s.Antonio
,
8c s. Bernardino^di ftuc-

co. Iacopo Cofonna. 8of

Uuolca di ftucco della cxppelladel làn-

to.TizzianodaPadoua 8op

Quattro flone di piaaal lacco. Alef.

làndro Vittoria 8o(

P A R M A.-

Duomo, lafepoltura del beato Bernar*

do de gli Vbcrd Fiorentino
,
Cardi-

nale,& VefcoHO di Parma. Profpero

GkracntedaMadana
,

vna tàuola. Chrifto&QO Calvel-

li fir
la Madonna delia Stecca, una ineoronatio

ne di N.Donna; MichefAngelo An-.

feimi ^57-

kAdoratione de’‘M^. il medellmo

la mifsione dello lpiriro santo nella nio

chia di teila .
.
GiroIaoK) Mazzuo.

• Il 55*:

laKatiiiità di Gklù CErifto . il mcdelt-

mo
s.Erancefco.la cap.della Concezzione. Mi

chcl’Angelo Anfeltni

s.Picr’martirc. la cappella della Croce . il

meddimo

PERVGIA.

s.Manadcl popolo.unatauolaaolio.Iat-'

tanzio della Marca,& Chrillof Gherac-

di 4tff

s-.Franccfco.pitturedella capp.del S. Alca-

nio delia Coraia.Giouambacill3 daMo
dalia J57

laftatua di Papa Giulio Terrò fu la piaz-

za. Vincenzio Dante pengino 84»
Sia Piero (quadri in tcRa del refettorio.mi cio'S'»



TAVOLA DE LVOGHI
GioreioVafm :iooo

'Cittadeua.ornamenn.porte.finelIrCjCam-

mini, &:^creirfa{[e cole. SimoaMo-
fc4 JOt

PESARO.

S.6!o.batìfU.lI modello. Girolitmo Gen<

g*
U fortezza

, il medeSmo jof

palazzo nuouo delmonte imperiale.iline

delimo

pitture del palazzo vecchio delmonroim
.periaie. Girolamo Genga, Frapcefeo da

Furti, lUdaello dal Bozgo, & U ^oozi-
.iio ,}oy

PIACENZA.

S.Maria di<3ampagaa. la trfbuiia.iI Porde

none,&Bernardo de’Gatci

PIEVE s. STEFANO.
'

'Vnauuola d’una Vifitaziooe di N.Don-
.aa.Giouann’Aatonio LappoU }iS

PISA.

iDuomo.due quadrioélla sicchia dietrea!

i’A Itar maggiore . Domenico Bec-

cafumi 37?

J quattro EuangeliUi'iiinaQzi detta oie

chia. ilmedelìmo

vna caùo'api medeiìmo
duetauole. Gioigio Vafàri S?a

due qùadrinella nicchia dietro alPaltar

maggiore, il soddoma ^34
Tua tauola.il Bronzino S38

figure,& llatiKT di marmo aelU cap.deU

laNuiiziata.il mofehiDo 4?4
la llatua della Oouizia, fopra la colonna di

mercato . Picr'da Vinci 410
s.MariadeIlaSpiaa.anatauolaaoiio. il

,
5oddoma 534

1^ chielàde’ Caualiéri dis.Stefan©,-& luo

modello.Giorgio Vafaci 558
..Jatauolad'unaNatimtàdi Giefu Ghri-

.
ilo di dettachielà. il Bronzino 839

palazzo de' caualicrjj&luo.modcilo. Gior

gioiValari 99I

LearmeducaiiconleAacaedi marfiiodi

detto palazzo. S.toldoXoreazi da Setti,

giftno Sii

POZZVOLO.

pittare della cap.del giardino di dó Pietro

di Toledo. ciM-gio Vaiaci. 993

. PRATO-
picue.Ia fcpoltura di m. Carlo de* MedicL

Vincenzio Dante l’trugino gjo

vnatauola, quando la N.Donnadàla Cin-

toIaas.Tommafo Apo.^olo. Ridolfo

Grillandaio • 573

1,1 Madonna delle Carcere. la tauola del ta»

. bernacolo. Nicco'iò'Soggi 389
s.Rocco.vnarauoIaconun s.Rocco, s.Ba.

filano,& la N.Donna in mezzo. Ridol-

.fo Grillandaio, & Michele diRidol.574

s.Vincenzo monaft ero. una.tauoIad’uD4

]:.Aflunia.GiorgioVa(àri looi

RAVENNA.

s.VitaIe.pitture dèlia tribuna. lacopone
• da Faenza 79^

chicfadiCliisi. una tauola d’un Chrifio

depoflo diirocc irvgrembo alla Madoa -

ju. Giorgio Valiti j4&^.

& 997

REGGIO.

Duomo . la fepolcura del Velcouo Rango^

nc. Prolp.ero ClemeurcdaModana 5J7

RIMINE

Monte Oliaetoi fiata Maria di Ccolct.V»

naappella,&uuoÌa. Giorgio Vafa*

ri ^66. Si 597
&Francefco.la tauola dcllialcar Qi3|^ore.

-il medeiìmo

RO.MA.

$.Pùro.i 4. Profètidifiucco.aclleoùclife

fri



OVE S OU
'

fraipiladri'del primo arco.f.Gu'

glielmo del piombo StS

tlnuouomod.dÌ6.Piero» Michcl'A'

gnolo 714
il modello della cupola,- il medeli^

rto 7}S

Ea fepolcura di Papa Paolo Terzo, f.

Guglielmo del Piombo 716.

di
^

816

La pietà di marmo, Michel' Agno-
lo

iati Piero in Molitorio,mod. 6C difcgtio
della fepoltura del Cardinale di

Monte , Giorgio Vafari 494.
6C , looi

La tauola
,
il mede^o

Lacapp.di Giulio Terzo, il mede-

lìmo 727
Vn san Francefeo, che rkeue Icllim-

mate in vna cap.aman mauca.Mi
chcl’AgnoIo dS4

san Piero in ViQcola,Ia fepoltura di Pa-

pa Giulio Secondo
,
Michel’Agno-

lo 717

san Giouanni Laterano, vna tauo. d'v-

na Vergine Annunziata, MarceLM»
tonano ' 8zp

san Gidtiamii de Fiorentini, fuomod.
Michcl’Agnolo 744

san Gio.Dcco). la tauo. dcl'altar magg.
Giorgio Vafari looa

La ftoria de la Vifitatione,& la Naci-

uttà di san Gio.batifta, Francefeo

Saluiatì

La tauo. Iacopo del Conte ^58

Le due figure, che mettono in mez-

zo detta tauo. Francefeo Saluia-

ti dj3

La ftoria quandofAngeloapparifce

a Zaccliaria,5C la predica, dc batte

fimo di Giouanni,& vnodepofto

di croce, Iacopo del Conte 6^0.

6C 6^7

Altre cofcj&ftorie, Batifta Franco^

Pirro Ligorio , éc Domenico Ro-

mano 657

Santa Sabina,Ia cap.maggiorc, Taddeo

Zucchero ^3r

La Minerua,vn Chrifto di marmo a la-

toa lacapp. magg^Michei'Agno/

lo • 7«

L’ Ò P É R E.'

Le fcpoTture drPapa Leene, dì Pa-

pa Clemente ,
Baccio Bandinel-

lo 4?7
La ftarua di Papa L<one,Rai!aelIo da

Monte Lupo 4?3
Laftatua di'Papa-Clemei]ce,Giouan

ni di Baccio Bigio' 4^3
La fepoltura di Papa Paolo Quarto,

Iacopo, óiTonimafo Cafignuo-

la SiS

Vnacapp. Batifta Franco fpi

Vn Crocifillo ne Tandico dcla Sa-

greftia. GirolamoSiciolante 828

Vn’altroCrocifiilb inchief^ilmede

fimo

Vna s.Catherina ,& s.Agncfa, il mede-
fimo

santa Maria de la Pace, due fepoirure di

marnro.VincehZiode Roffì 84S
Ne la facciata di’ Aiori de la Chie-

fa : Alcuni Profeti, il medefimo
VnChTifto fanciullo, che nel Tem-

pio difputa coni Dottori foprala

porta
,
che dì Chiefa entra in O'n

uenco,Marcel. Mantouano 82S

La volta di ftucchi dela cap.del Oir-

din*Cefis. Girolamo Sieiolan.827

Vna tauo. d’vna Natiuità di Chrifto

preiToal-Altarmaggibre. ilmed.

Vn quadro grande in vna facciata

del- Tempio d'vna AlTunziofie,

Francefeo Saluiati

Pitture in v'na nicchia fopra vna por
ta,Francefeo Saluiati 6i^-

s.Mariadel Popolo,vna tau. dVn Chri

fto morto,,.Iacopo del Conte Fio-

rentino • S2p

Lacapp.de' Ghigi- Baftiano Vinizia

no, òc Francefeo Saluiati 6^S

santa Maria dc!’Anima.duecapp. Mi-

ciiele Fiammingo,& vna Francc-

fcoSaluiati 8ji

Vnacapp.& tauo. Francefeo Saluia-

ti 652

lacapp.de' Fuccheri. Girolamo Si-

ciolantc 827

La cauo.de la detta cappi Giulio Ro-

mano 827

VnaPietàdi marmo* Nanni di Ba<r-

cio Bigio 8ip

SjMaria maggiore.Ia cappella del Cardi

i f f i z naie



TAVOLADE
cale CefiSj di Tua tauola . Girolamo

SicioIanK &23

•.Maria delia Ritonda,iI s.Giofeppo có
Chrifto lanci Itilo dimarmo.Vinccn^
-siodeRofsi 847

«.Mariadell’Oito.a Ripa, vuacappeù
la » Taddeo , di :pédci:igo Zucche,

ro

laTrinirà- viucappelia della Signora

Lucretia della Roucre- Daniello

da VoiEerra,Mafco da Siena, Pelle

^ grino daBoIogna ,
Rizzerà Spa.-

gnuolo, di Michele Alberti Fiorcn

tino 'dj'i

la cap.della Croce, Daniello da VoJ.,

terra ^48
lacap.di s,Grcgorio ittfrtó:©. Cicilia

no -71^

.Ictrcfacciatcdeliacappella.del Car^
dinaie de' Pucci . Taddeo Zucche^

ro 663

sa,Agoftino. vna capp. Daniello da Vol-
terra

•vna tauola dVn depofto di Croce

.

Giorgio Vafari ^6^, Si^z
Vna N. Donna di marmo allato alla

porra principale, kcopo Sanfoui

no ;8oo

‘•anSpiritotvnaQuoIa. LiuioAgrey

fìi 77d

Vna tauola (Jvna Conucrffonc di fan

Paolo. RouialeSpagnuoIo €48
ìlatauola dello Spirito Santo.GiroIa^

moSieiclante 827

’la tauola della cappella di s. Giouan.-

ni Euangeljfta,MarcdIo Mantoua
no 82S

'•.SaluadoreaMonteGiordano. pitcu/

renel refettGrio,& il quadro a olio fo

prala porta dclrefettorio. Francefco

Saluiati 6^8

j*an Lorenzoin Lucina, vn s.Francefco,

chericeueleltimmate, ^acappelU
-della ContclTa di Carpi.Girolamo Si

ciolante -82S

^«ant’Apoftolo; vna- tauob a olio d’un

ChrifiomortOj&altrefìgure, ilme

defimo 827

•Kn Marcello, la tauola, de cappella di

^Frangipane.Taddeo Zucchero 66x

delia.ConfQiazione ^ lacappdla

L V 0 G H I

di Iacopo Màttei, ilmedefimo 66^
sant’Ambrogio

,
pitture della facciata

dello Aitar inaggiore.il med. fS??

«anFrancefeoaRipa, vna tauola dV«
n^Nunziata.Francefco Saluiati '£j3

santa Catherina da Siena,in via Gi ulia,

•vna Refurrettione di Chnfto.Giróla

TOo Genga f04
Chiefa de’ preti del Giefu.vna cap.Fedc

rigoZucehéro d63

Chiefa de gli orefici in ftrada Giulia, u.

capp.Taddeo Zucchero dSi

san LorenzoìnDamafb, la cappella di

-, quelfamOj&lacauolaiFederigoZuc
' -cheto 63i

^nIacopo de gli Spagnuoli . vn s,bco/

po alla cappella dei Cardinale Albo.-

rcnfCjIacopoSanfouino 600

l^uola d’un CrocififTo
,
& altre figure

airaltarmaggiorc, Girolamo SicioH

rte 828

san Marcello de’ frati dé’ Serui^il model
do, Iacopo Sanfouino Sco

•il GrocifilTo della Compagnia del Gfo/

ctfilTojrilmedcfimo 8of

«.Prafiède, vnatauolaamezzodclla
. chiefa. Niccolò Soggi 3S8

san Luigi piu ftoric,GiroIamo Siciolan

;tc, Pellegrino Pelicgrim, di Iacopo

del Conte Fiorentino

Vira tauola alla cap-di s.I^n2gi,Iacopo

del Conte ^S29

s.T0nimafo a piazza Giudea,vnà cap/

pclla, che rifponde nella corte di ca--

fa Cenci . Girolamo Siciolantc S:^

s. Alò dirimpetto alla Mifericordia de’

•Fiorentini
> vna tauola a oliocon la

N.Donna. s.Iacopo Apoftolo
,
Si iàn

Martino,& s.Alò vefcoui. Girolamo

Siciolante 8i8

ihiefa,&conuen{odelIc Terme Diede/
- tiane^il modello,&difegno,Michcr

Agnolo -745

PalazzodeIPapa,kftofiedisan Pao/

lo nella cappella Paulina, Michel’A/

gnolo 72;
la saIade’Re,fue pitture. Giufeppopor/

ta, Girolamo Siciolance>OrazioSS/

machini,Taddeo Zucchero,LÌuio’A/

grefti da Furli,G!ouambatift-d Fiori

.iij,5CDanidlo.daVdKr,.^o.Aid^f

,lacs>.



<5 V E S .0 N
U'Cippclla di Sifto. Michl’Agno-

lo 7ì9

palazzo nel bofco di Bel tedcre fuc pittu.

re. Federigo Bafl'occidaVrbino, Lio-

oardo Cengij, Durante del Nero , Santi

Tidi,Gio.Scliianonc,.Fcderigo-Zucctc

IO, Outio Sanmachini, &d.oreiizo Co-

lla 664
palazzo di san Giorgio ^la cappella

del palazzo, FranccTco Saluia-

ti «73

la tauola nella fata della Cancelleria.Gi

.orgio Va&ri 46^
pìtturedi-dcttaliU, ilmedellmo ^6S.

994
.palazzo de’ Farncli,pitture de! liloito, che

,c innanzi alla fala maggiore.-Fiancefco

Saluiati, &
Taddeo Zucchero €S6

palagio del Cardinale di Mantosa,Tuepit-

• ture.Taddeo Zucchero 66t

.palazzo del Cardinal Riccio da Montepul
.:ciano,vna CilaiCon leiftorie di Dauittc.

Fnncefco Saloiati 6j8

fiaodello di detto palagio. Nanni Bi-

gio 8!?

palagio,& pugna de’Medici fotro monte
mario. ornamcQtidiftucchi,&pit.

ture della loggia. Giouanni da Vdlae,&

•Giulio Romano 580

•palagio degli strozzi in'Rinchi. fuo mo-
. dello.Iacopo SanTouino.Hoggi di Piei*

Antonio Bandini 801

Campidoglio . difegno del Campidoglio.

Michcl'Agoolo 715

'porn pia in Roma, & fuo modello, il me-

-deficDo 743
;lacafa de’ Matthei. fuo difegno. Nanni di

Baccio. Bigio 8i^

'la cafadi m.LurgìLeoni. Iacopo Sanfoui-

no 801

' la facciata di Matnolo
,
maeftro delle po-

ilc. Taddeo Zuccheri?, A: Profpero Fon

•tana 6^9

»na&cciaua sLucia della Tinta, vicino

all’orfo. il medefimo

Ja facciata di Iacopo Matihei . il medeiì-

mo
Ceciata di m.Tizzio da spnleto, in su la

piazza della Dogana. Federigo Zucche-

ro 663

Tna facciata di chiaro feuro a s.Girolamo.
• Taddeo Zucchero <ì8i

Tigna Giulia.difegDo,$: fuo primo model

iWdSior^io YaUi .WCi

L’O P E R. E.

sermoneta:

Badiadis.Stefano. una tauola, doue è fui

l’iero, s.Giouambitifta ,& wn Stefano,

con,c«rti:puiti. Girolamo SicKiian-

K Ìi7

SIENA.
TJuomo.pauiracto del Duoino,pIea di fio

ric'inmarmo.Domen.Beccaf. 377
vn qnadroaolioaman delira, entran-

do in-ihiefa.il soddoma 55*

la nicchia grande dietro all’altai mag*
giore.Dcmenico Beccafumi 577

Toacap.di ftacdii,& pitture,a man ma-*

ca,entrando in chiefa. il Riccio sane-

fe 53y

fei Angeli di bronzo fopra le colonne,

vicino all’ahar grande. Domenico
Bcccafumi 377

san Benedetto. VDitàuolad’vnafàntaCa-,

therìna da Siena, &-altii ranti.il med^-
ino 373

.s.Martim.vna uuola d’un Chrifto natcsil

medelìmo

s.Spirito . vna tauola.il medtómo
la cappella di fan l^opo . il sodilo-

ma 53*

spedai grande . . una-V-yìtatio ne di Noftra

.

Doiina.DomenicoBeccafumi 373
vna tauolauicioo all’altar maggiore.il me

defimo .

san Domenico, ftoricintornoal taberna-

colo, nelUcap.dis.Catherinadasicna..

-ilsoàioma 533.

5. Agoftino. v na tauola de’ Mp.gi a min de-

lira, i! medefimo

sS.Fiancefco.vna tauola a m^n delira, il me
defimo 53r

ama cauoUa man ritta. Donzenico Bec-

cafumi 377
,fiionafter-o di fan Paolo.wia t4uola,doue;è

la Nauuità di NoftraDonna. ilmed^
mo

_ __ .37a^

s.Bernardino Compagnia
,
la 'ftoria della,

prefcncacione diN.Donna,l’A]Iundo-

ne,& altrecofe.il soddoma 531

vna tauolad'vnaNoftraDoona con njcl-

àfanii.Doinen-ico Beceafumi 377
due ftoric nelle facete . il medefimo

.5;^ Cónpaguiaifectftfalojjt, tibc

.fi porta



TAVOIA DE tVOGHl
lì pcita » procefsioQe. il Soddo
ma

,

j3i

Ogfiilànti monallero. rha tauola .Dome-
nico Beccafumi }7}

tt Carmine.vn quadro in lagrcftia . il sod-

doma
rnatiuola. Domenico Beccafu*

mi J7J
palagio de’ signori-pi tturc d’una fala, & al

trecore.ilJod(ionja 531

la uolta d'una làla. Domenico Beccaiu-

mi 331

lacapp.del communein piazza, ilme-

drfmo 534.

iti cafà'm.ERtasauini.vn quadro, il mede
fimo

iliabernaooto fijn’rfhcanto, vicinoalla

piazzàdc’ToioninKi-. iimedcfimo53a

U&cci«a d’ttaa cafa de’ Borghdi , vici-

no al Duomo. Domenico Bec-cafu-

mi 37 J

monteOliucto di Chiufure.leftoricdis.

Ben'ederco . signorcllo , & il soddo-

ma
SAnniaCaftìprina . luogo di monte Oli-

uetò'. pitture nel refettorio, ilsoddo-

sa 530

tREVlLlE PRESSO
A ^REVIGr.

jfalagio.fuc pitture dentio
, & fuori.- Gi-o--

leppo portar

VENEZIA.

la fortezza de’ CaRclli di Vetietia. Miche
lesadMicheIe,-Veronefe 513

S.CroccdellaGiudecca. vn Chrifto ignu-

do di marmo. Iacopo Col-onna, fcul-

torc

s.GiouaniiiNuouo.s.Dorothea, s. Lucia,

& saata Catherina di marmo.il medefi-

md
s.Marin'a. vn' caualló con un capitano ar-

mato di marmo . il mcdelimo
S-Antomo, cretìatuedi marmo. laGiulH"

da, la FoJcczza,& un Capitano generale

dell’Armaca' . Pietro da Salò 80(J

S'.Marco'.le ftorie di bronzo- di nrezzo rilie

uo in un pergamo. Iacopo Saufbui-

no 804
rna N.Donna dimarmo fopra la-porta.

irmedefimo-
_

la porca di bronzo della fagreffia. il ni«

defimo

la Libreria, 8t fiio modello .-il- medefi-

mo Soa

ia log^dellapiazraa piédelcampani
le . il mcdelimo 805

dueftatue di pietra alla porta principa-

le della Libreria. Aleflkndro Vitto»

ria 8oS

due ftorie grandi in detta Libreria. Già
feppopóì-ta’

Scuola di s.Marco das.Giouaiini.&PoIo.

Quattro iftoric grandi. Tincotet-

to 354
la ftoria quando il pefcacore prcfèaca lo

anello alla Signoria. Paris Bondo-

nc 7St-

sao-Baftiano. la tauola dell'alcarmaggio-

reiPaoiino'Vcronefe jay

una tauolctta d’au san Niccolò all’alcir'

di-f.Niseolò. Titiano 788

pictitt'edelpaico.Paolino Veronefe yty

vnaN.Donna coi figliuolo in braccio,

&a'pitdiJànGiouaQQÌao^ Tomma-
fo da Lugano 807

ftorie fopra gli armarij-della- s^eflia

.

Tincorett* 554
due ftatue.Aleflan'dro vittòria- 8o5

la teftadiMarc’Antonio Griìftanni. A-

leflandio Vittoria Soó’

s.Saluadore-vna*Pietà dtpietra. il medefi-

mo
vnsàn Girolamodimarmoiu una nic-

chia dell'Organo ^ Iacopo soddo-

ma 805

la tauola dell’altaf madore. Titia-

nó' 7?tf

Vn’aitra d’una Nuhtiaca. il medefimo

«.Maria Zebcnigo.-prttdredella facciata di

dnacap. Fabneio Veneriano 811

t portegli dell’Organo . Tintoict-

ra y?4
s.waria dell’Orto, le due facciate della cap.

ma^^iore.il medefimo

i portegli dell’Organo, il medefimo

vaatauolà.Giofeppo porta d4p
i Semi, una tauola all’altar delle Reliquie.

Bonifazio Veneziano 812.

muoia dcH’altar maggiore. Giofeppo

porta 64S
i portegli dell'organo. Tiiuorett» f74

San Rocco.due quadri a olio nella cappe!.

maggiore.il medefimo y?a

tramezzo della chiefa, la ftoria- della

prò-



Ove s 0 n l'O p e r e,

rot»t!(l pìfcina. ilmededmo

va quadro gride in tela a olio della paf.

^onediNoftro Signore. & le pitture

nel palco. il'Biedeiìmo ry}

vn quadro,donec un Chrifto con la ero

ccin fpalla.Titiano 781

nn Francefeo della vigna.una tauola all'al

tardella Madonna. Giofeppo por.

ta

ilmodello didettachielà. Iacopo San-

fouino 805

tre figure di piesra, s/Antonio, s.Baftia-

no.fcs.Rccco.AlciUndro Vatco. 8ofi

la tauolaa olio nella capp.di.mons. Bar-

baro. Batifta Franco 55r

la prima capp.a man manca, entradoin

cbiefadel Patriarca Grimani. Bati-

fla Franco,StFederigo Zucchero f5i

la tauola di detta cappella, il medefimo
la Nollra Donna fuenuta con altre lua-

rie, all'altare del ;depoilo di Croce,.

Tintoretto 5S4
s.lob. pitture alì’altatedclla^iet^ .Urne-

dclìmo

pitture dcliacapp.di d'Fofc-ari .Batifta

Franco 551

voatauola. ParisBondone 751
san Zacchcria. vnatau'vla. Gicfcppopor-

ta ,-^4^

sanMofc.rna tauolaJlnaedefimo

s;Marzilkr.Orvn’A ngelo RaìEiello cóTob
bia. Titiano 780

san Bartolomeo, una uuola . Alberto Du-

ro 7B1

s:NiccoIòaDatauola.Titiino 781

liCà grande,la tauola dcll’aliar maggiore,

il mede lìmo

la tauola nella capp.da càPifani .il me-
defimo'

il san Giouanni di marmo fopia la pila

dell'acqua benedetu. Iacopo Sanfo-

uino 803

SiGio.in Bragola.una tauola. Paris Bondo

ne 7?i

Chiefadc’ Crofecchieri.la tauola, ebeè al-

l’Altare di san Lazzaro. Titia-

no 7SS

.dueftatuediftuccoall’Alur maniere,
Alefiandro Vittoria 8o5

chiaria Nuoua. una Nun.ziata.in vna tauo

letta.il medefimo 78tf

s.Spirito monaftfvo. una uuola all'Altare

della Madonna. Boniiàzip Venezia-

no

pitture dql palco del refeuorio

nacolo. Giofeppo porr» ^44

la tauola dcll'Alur maniere, 5c palco

della chicfa.T.itiano 787

s.Fclice
.
pitture della cappella del Sagra-

mento.TiiKoretto

monaftero della Charità fuo modello. An
dreapalladio' 8u

vna uuola d’un deporto di croce .Tin-

toretto 1^4
la ftoria quando laN.Donnaè prtfenta

taalTcmpio.Titiauo 783

siYana maggiore, una uuola. lacopo Pi-

rtolica 813.

vns.Giouaiabat^ain.un quadro. Ti-

tiano 7St

i Frati Minori . una capp. conia tauola di

marmo . Alellandro Vittoria 807

unatauola. Giofeppoporu 64$
s.Gio. & Paolo, la uuola detl’Alure di fan

Picr’martirc. Titiano 785

il cenacolo del refettorio, il medefi-

-mo 785

la tefta di Camillo Treuifano oratore.,

Alertjind.ro Vi;y)rij 807

s.Stelàno. 1^ tsfta del Sig.Gio.'batiftaTere-

de. il medefimo

s.Gimignano. la.teftadel piouano. il me-
defimo

san Giorgio, le nozze di Cana Galilea
, io

torta d'una grande ftama. Paolino Ve-
ioaefe pttf,

niODache del Corpus Dominùvn-a tauola’

doue è un Qhrirto morto
,
code Marie,

Fraacertro Salutati 632.

monaft.di s.Bùgio CatdiJo.micheles.mi

chcle.veroDCle jzo

palazzo della Signoria . il palco della fala

maggiore dc'Capi de’ Dieci. Brazac-

co,l’ao.da Verona,ecEatiF.!rinato ^9)

le Sibille,! I rofeti,le virtù Cardinali,

&

Chrifto có le Marie. Giofcp.por. 645

VB palco pieno di quadri a olio.afommo
delle fcalcnuoue. ilmedeiimo

la ftoiia,qu.iiido Federigo Barbarofla fi

apprefenual Papa,nella falagrande.

Paolo Veronefe 5.iy

la rotta di Chiaradadda, nella fala del

gran^onfigUo.Titiano 783

tre altri quadri grandi.T intor^to.Ora-

tio, Titiano, & Paolo veronefe ^9t

vn Martedì marmo nclU^rcciau di det

to palazzo. Pietro da Salò -Sof

.dueftatacnelleftaqzcdcl configUo def

Dieci.il rpedefimo

,4ue.alire.UDanelc-Cat4n.co

•Zecqa



TAVffXA D'E tTO'Girr
Zerta.Sc fuo modello. Iacopo sanfoui-

no 8oi

li'ftatua del fole fopra il pozzo . Danefc

Cataoeo Sio

FmcrnitàdelIaMireiicordu, & fuo mo-
dello. Iacopo sanfouino Soj

pallio di m. Gioirlo Comari fuo model
lo. ilmedefimo

Arfenale. vnaN.Doanadimarmo fopra

la poru. ilmedefimo 804
in cali il pauiarca Grimani,un’octangolo.

Fraacefeo saluiaù <?3i

k kceiata de’Lorcdaai in fui campo di fan

to srcaiio. Giofeppo porta 644
vna Ìà«iata de’ Beraardi a S.P0I0. il mede
fimo

'Vnafecciataas.Moift'. ilmedefimo

vna facciata' a‘ làttCafsiano . ilmcdefi-

mo 64^
Bagnolo-, Tiia taHola a oSow ilmedefi-

itìo'

Vna facciataa fantaMariaZcbenig9.il me
deflmo

fe fecciata di M.Marc’Antoìiio Cappelli

,

fop¥a'ilcanalgtande. Barilla, & Paolo

Veroìicfi' 515

palazzo di' m. Girolaiìio Grimanni . fuo

- modello.Michels.Michel'e 510

fa Càfam. Andrea Loredano.un quadro di

vnaN.Donna . Titia'no 78cf

Fondaco dcTedefclii, alcune ftorie nella

kcciata . il medefimo 790
fa cala ni;Gio.d'Anna . un quadro

,
d' uno

Ecce Homo, Scaltri quadri, ilmedcfi-

t»o 780

la'&cdaudejGrimannì. il'mcdcli'

santa Maria degli Organi, la facciata de
*

iachiefa. michel fan michele Jit

due quadri gradifsimi nella appella mag-
giore. raolo Farinata Jitf

s.Bernardino. la cappella de’Guarefcbi . il

medefimo

la Madonna di campagna.il modello.il me
defimo

modello di porta nuoua
,
poru fanZeno

,

poradclpìllio. iimedelìmo

& W
Lazzaretto spedale, ilmedefimo jt»

s.Nazzaro.il cenacolo netrefeitorio. paoi

loVeroncic fif

chiela dcllaTcinità.unauuoia. Felice da'

Verona 514
il palagio de* sig.da anofia . michel s.mu

chele 510

palagio dei podeftà . la poru. il medeft-

mo
la porta del palàgio dal capitano, il medo-

lìmo

la facciata della afa di Fiorio della feta.

Domenico Vcronefe 514
cafa,Sc facciau de’ Lauizzoli.michcI s. mi-

chele 510

«.Giorgio. la cupola,8c il campanilc.il me-

defimo 5i>

laap.maggiorc,&fuo ornamento. Ber

nardino s. michele 511

pontenuouo fopra l'Adige, michel s.mi-

chele 517

Legn^s,liilport0,fuafonificatione.mi-

chel s.michelc tH
s.Anaftafia.la cappella del sig.HercoIe Frc

gofo . Danelè Cacaneo 80^

mo
palagio dei comari . Michel sàn Miche-

le yio

VD palco di una càmera. Giorgio Yafa-

ri

palagio della Soranza a caftel Franco , fra

TrcuifijScPadoua. modello, michel fan

michele yio

pitture di detto palazzo.paolo, Se Baftiano

Yeronefi jiy

VERONA.
tlaofao.mtfdello del campanile-michel's.

michele 518

vn'AfliintadiNoftra Donna in una u-
uolancUa facciauda pie. Tizzia-

BO ‘
78J

VICENZA.

Duomo, una uuoFa della Natiuità di Chri

fto neimezzo della chielà.Paris Bendo
ne 751

san Francefeo . una tauola. ilmedefi-

mo
san Girolamo . vna tauola . il medefi-

san Lorenzo, vna tauola. ilmedefi-

mo
san Polo, tre cappelle, il ine4.efimo

Ognifanti. una tauola. ilmedefimo

Nella loggia
,
douc fi tiene ragicne.il giii-

diciodi salomonc.Ticiano 780

vn’altra ftorù di Noe, co' figliuoli. Pa-

ris Bondone 79t

Ukcciau



OVE S 0 N
Ii&ccimde! monte dclU Pitcif Bitift»

da Verona'

palagio della Communità. AndrearilU-

"'dio--'-' K

p^zzdidcl P<^nt^CÌ^ctaqio |i V^icri.il

defimo

palagiodeLComcGipreppo di porto. (1
'

medefimo

,

palagio dclCctnfc'vlleno poriato .ila^c*

defimo

palagio de' Conci di Valmoraaa.il mede-

fimo

palagio del Sig.Taierio chireggiolo. il me
deiìmo

Fuor di V'icenza.

Pugtiano. cafadelSigaor Boni&cio Pu-

giiano . il medefimo
^

Finale. vnafabticadim.Bia^ó Saraceni.

ilmedcfimo ’

,

' ,811

Bagnolo.vna cafa alfig. Vittore Pifàni. il

medefimo
^

vifiera.vn palazzo del Cgnor .Gìouanfraa

cefeo Yaliriorana. il'medcfimo ^

Meledo . vn palazzo del conte Francclco

Tefini. ilmedcfimo

Campiglia. vn palazzo del fignor Mario

I L F

L’O P E R e;

volpetta.. il medefimo

Suacdc.vn palagio di Girolamo Gobi .il

medefimo

forano. t^D pal^i^del coftce ttcofo Tga

^ lano. ilmedcfimo
- ^

( VOLTERRA.

' samPìéro . uri qiiadró della morte de glt

Innocenti . Daniello da volcerra ($3;

tafàcciatsdim. Mario Mafiei. il medefi-

mo «47

^ VRBINO.

Duomo la cappella maggiore-Batifta FrS

co venetiano fo«
lanca Chiara. Jalèpolcura del Duca Fran-

cefeo Maria.Girolamo Genga,& l’Am-
mannato ' jof

' SRàìn dalmatia.

La fortezza di' san NiecoIò.Gio.girolam»

$.MichcIc veronefè
.

514.

I N E.



TAVOLA DE- RITRATTI
DEL MVSEO DELL’ILLTSTRISS.

.et ECCELLpNTISS. S. COSIM©

1>HcadfFi()rerM^0Siena.

Condottim diejJ’m'tti nelIxjrU

mafiladada kanda fi

Trameniano..,.

B
Iohe;ii-.o .Ma;clie&

Giouanni BeorinD^Iio

Gio.Iaromo Triutio

Farinata degli Vbcrti

'Filippo Spagnolo

Vii^iainOrfinì

Niccolò O.-fini ccntedi Pitigliaao

Bartolomeo d’Aluiano

Profpcro Colonna

Antonio da Lena

Marcliefedi lefcara

Mai cliefc de! Vailo

F:.rranttGotiiiga|

Giorgio Scanderct'c

Caitruccio Caltracaee

Gran Cane da la Scala

Braccio da Montone
sforzala CotigHoia

'Niccolò Piccino

'Giouanni fecuro

Vguccioi,edala£agn6l4

Gat^meiata

"Barrolomeo Boglioae

CarmigneiaNarnefe

Seconda filafar dada kandadi

Tramùnt.:Ze& Imperai.

'STgifmondo Re di Pollonia

vi..Rciii PoUooia

-Hertico viiT. Re d’IngliiltefM

Filippo Re di Spagna

-FetdioandoRe cattolico di Spagai

.Marsmiliànò Imperatore mo.dern®

i'erdinando.lniperacore

Cariò V. 'Imperatore • •

Mafsimiliano-Irepcratorc
<"

Carlo Magno Imperatore

Federico Barbaroffa

•Goteifreddo Baglioncprimo Re di Hitnj

làlem

’LudourcQ. TU. "Redi Francia

Carlo Tiii. Redi Francia

Francefeo Re di Francia

^Herrico Re'di Francia

Matisa Redi Vngaria

-Ludouico Re d’Vnghcria che &mono da

iTurchi'

'lacobRedi Scoria

Roberto Redi Napoli

A Ifonfo Rc|primo di NapóU
Ladislao Re di Napoli

> Ciriilicrno Re di Dacia.

Frima fila dalla kanda di mlziS

Jit Imperatori de Turchi

& altri Iftroi.

•'Al^a'Capitano deGiaDDizicri

• CabrinonFonduIa

Erclioo da Romano
Sciarra Colóna ch’amazzo Boaifecio TIU*

AtriU Flagello dcDio

Hi smael le S offi Re di Perfia

Alcitro Re di Etiopia

.M uleafes Re di Tuni^

.

^jdeociRai}ì»o£à ,



RITR AT'Trr
AsnurJtes nJ *

Msimccto II. i(;ugnitorc (U GoaAaa-,

.

mropoli

Seliao IX,

Salirtìano
'

Baiizcr ir. ->

Maumctco prima

Baiaxec primo Fulmine

Gemme Oicomanno
ArtaiTcrfe

Tamas di Hifmlclle Re di Per£l

Serri tfo Redi Mauriunia

SaUdiao '

Tamberlano Re di Oriente

TotilaRcdcGocti

Caiibeo Magno Sofdamo del Caìfa

Campfoa Gauro Re di Egitto.

Malatefta oouello prtaci'pe di Cclcn*

Vincenzo Cappello

Atanadiprctelanai.
‘

‘
t.

Fandolfo Pecrucci ttrans» di Sìeoa

Filippo Melàntone

Eraimo Rotcrodamo

Neri Capponi

Pietro Capponi

Maurìtio Duca dì Simonia

I Paolo Vitclfi

1 Gugliclmino Vbertini r. d’Aratzo

Giouanni Sallo. Elettore.

‘Primi! fili! Jullii IrMila di Ti--

nemc-j. Leiisruti.

Slandafila dadalanda difirCtZ-, “““i Almto

ZI di Hitmm Hiroi.

Alberto Duro pittore

Leonardo 4a Vinci pittore

Titiaao pittore

Michel’Angclo Buonarriioti

Amerigo Vcfpucci

Colombo Gcnouefe

Ferdinando Magellancr

Ferdinando Cortefè

Leonardo Aretino

Giouanni Villani

Sigifmondo Malatcfla

Stefano Colonna

Gualtieri Duca di Atene' . ^

Duca Valentino Borgia

Federigo di Sallonia Elettore

Giouanfederigo Saflo.ElcctOie

Tbommafo Auardo Duca
_ ^

Conte VgoAndcburgcaft' .

Vittoria Colonna
Kiccolò Acciaioli

Po^io Fiorentino

Luca Pitti

Niccolò Macchiauelli

Fraaeefco Acciaioli lurifcbhrutto

Tirzafila dada landa diMiv
zo di. Hiroi !

Conte P. Niuarro lnueaeórc delle

, minte, ^

CioitaofJaghooi

Giouanni Giouio Fontano

Baldo Pendino lurifconfulto

Guido PiecramaU Vefcouo d'Axezao

Paulo Giouio

Scoto

S. Thommal© d'Aquino

Albeftci Magno
Bartolo lurifconfulto

Giouan Ficoeoìitede la Mirandola

Ai^elo l’olitiano

Marfilio Ficino

Kaldailar uftiglione MÌbne& cKefq'ilIeii

Cortigiano

GiouinaiVtlIiinL -

àeconiafiladaÙhdn.ù li Po *

nmitVÌÌmmm Idu^lri di

Cafi Medici.

Don Franeelco principe di Fiorena

D. Cofimo
. ^

Giouanui Mèdici

Giouanni '

. ,

Picrfranccfco di Lorenzo r

-

Lorenzo fratello di Cofimo
Giouanni detto Bicci ' j-

Colìmo Magno, p, p.
'

À

Lorcnsodi Pietro

Giuliano Padre-di Clemente Vii.

Piero di Lorenzo -
'

GiuIianodiLorenzo
'

'•'lij^Lorenzói '

D.Aleffar.dro; oincoliv o. . .
ryy-,: ’

.

i i i i i »



T A V 0 L.A DE

Ttrz^jìtadeìlit fdrteJi'Pt-

nem<Lj, Tolti ,

Platina

Burchiello

Luigi Pulci

Guitton d’Arezzo
. , ,

CinoilaPiftoia . -.tu..:.

Guido Caualcanti ..."
Boccaccio

Dante
Petrarca

Ariofto

Sanaazar®

Teodoro Gazsa

DcmetrioGreco
Giouanni Lafearo Gremo
Hermolao Barbaro -

.

; o.'.

Vuchi,& tìim della ttrz^Jìldj,

fur dada landa di Tra-

montana.^,

filippo tan^rauio
AndreaDoria
Pietro di Toledo vice Redi Napoli

Francefco Gonzaga, Marchefe di MaùtìV
ua

Piancelco Maria Duca d’vrbiiio

Federico Pel treDuca d’vibino

Ferdinando Arciduca d’Auilria

Carlo Arciducadi Auftrìa

Alfonlb Duca di Ferrara

BorfoDucadi Ferrara

Gióuanni Duca di Borgogna

Filippo Arciduca di Borgogna - >

GuaftoFois '

Carlo Duca d’Orliens'

Carlo Borbone

Lodouico sforza Duca di Milano

Galeazzo Duca Quinto di Milano

Francefco sforza vifconcc

Filippo Vifcontè

Bemaba vifcontè

'Giouann’galeazzoptimò Duca di Milano

Matteo uagno vifconce

<i£iouaiuù yifcoaie Arcùicicouodi uUaiiO

Cardinali nedàprimafU dalla

landa di Leuan-

Giouan vitellozzo da Coineto
Iacopo sadoleto

Pietro Bembó
Domenico Colonna
Guafparre Contareno ^ .

Pompeo Colonna
' '

ciouannideiMcdicifecòndci .

HippoBto Medici

Afeanio sforza -

Giuliano Ceiàrino

BeflàriOne

Reginaldo Polo

Bernardo B'ibbiena

f.Pietro di papa Sifco

1 Ernando de” Medici

a ....... V , ;

3 ...... ..

4 .... *

Taft,feconda fila dada lani»

dtLemnte,

Caliilo ^JI.

Clemente T.
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anticaglie, che sono
NELLA SALA DEL PALAZZO

DE’ PITTI.

IN Prima.
Na ViNbKIjcÌic

efce d'un eoa uo

vafoapic.Sc-uti panao

5^ fopM _ ,

;ì^P rn’altriVencre conao Dei

finoacauaUottifopraua

YomoiiMctitTO ferra;

Joefi»«re inficine .
eioC|nn Bieco finto t-

brùco.eon un Fjnno.che lo

TOfemminiCon cem finni fomlj, con

un grembo'picno di vati] flutti
,
li Va

leèTatupcrunaPoinoni

.njionanctto ignudo fa'™ P"
iio.ilv>>'“a8"*'' ®'’ radctcdiRo-

,n p'ouinc ignudo fitto per un »àoiw.'

cL con iinbiduc le man. tiene im uifo

di ouei loro licori, che liopcnnino a

ueocrfiquani'ì Haueiuno
abitare

rnlnciullctto fatto per un Cupido, eie

mette in corde l’arco
.

« Fauno con una pelle a trauerfo, co una

mano fui fianco , S l’altra s’appoggia fu

un battone

rc’altra Venere quali lìniilcalapnnn.

Quelle foprarcrittellatuerono

nelle nicchie ,
che fono

numero dicci.

Sopra BBa|oua T'è uo giouaaetto,€oa

un’Aquila a canto
,
fatto per unGaav

mede ,

fopra all’altra all’incontro u’è un’aluo di_

età limile ,
che moftra nell’atto cauarfi.-

unofteccod’un piede, fimilc quello

del Campidoglio di «.orna, che e di bro

zo,& quello è di marmo

.

I fbpraailittrza portavi fooodue putti po

fti’a federe in {terra, che tengono fot-

to ‘.una roana un’vccello alTomiglian-

te a un’anitra, & l’altro braccio alzo.

in terra ci è urfHercole con la fua pelle di

Lione, & lx.cUiHÌn mano ,
& nell’altra

ireppmi
‘ Nfllaltra figura col manto r^io , in atto di

afirontarc.

vna feminetta a felere, ueftita dal roet*

zo ingiù, in atto di rimetterli una fear-

pa.

vna femioa fiitu per una Diana,con un par

do a,picdi

.

vn putto di pietra nera. che dorme, fin-

to perii Sonno, & ha l'ali .’&ua cor net-

to in mano.Sc dall'altra è’Ipapaucro , U
unajpelle di Lionefotto a

»n'aItro putto piu piccolo ,
che pur dor-

me,& ha l’ali
, & la pelle fotto ,

fenza al-

tro ‘egnale

.

rn Mercurio di getto moderno, format»

da qucllodi marmo,
ciciin porco cigaialcicatcodi Sofpct-
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CifoDopoi in un» ftania «lue torfitnag-

jQj fono
dui tefte pandi col petto, vna di giori ,|chc’l; naturale vno| dij Gio-

HnPirro.&I'alcrad^unDomiriano. uc,& l’altro di uno Apollo, 9t fono la

Tutte le infraferiuefòno lcggia,d;i.baflo« è H«cole,che /cop-

pella fala.
F'^Auteo.

IL FINE,
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Lettera

DI M. GIOVAMBAT ISTA
BI M. MARCELLO ADRIANI

a M. Giorgio Vafarij

Nella quale breuemente fi raccontai nomi , e lopere de’piu eccellenti

Artefici antichi in Pittura, in Bronzo, & in Marmo, qui aggiua

la, acciò non cifi defideri colà alcuna di quelle, che appar-

tenghinoalla intera notitia, e gloria di quelle

nobiliUime Arti.

0 J 0N 0 fiato in dubbio M. Giorgio cariJìmo,pqud

lo , di che hot , O* ilmolto Reuerendo Don Vincen:^^ Bw-
^binimi hauetejtiH holte ricerco^fi deuea metter tn ojtera , o

nòicioèilrdccoì7ej&' breuemente raccontare coloro, cht

nella Pittura, nella Scultura,& in artifimi^liantinegli

antichi tempifurono celebrati : de’ quali ilnumero ègrandifii

mo; e À che tempo efifecerofiorire torti loro ; e delle opere di quelli le piu honora-

tej& lepiùfamopi coft, che, t’io non rri inganno^ ha infe delpiaceuole ajjai^ ma

chepiuficonuerrebbeà coloro, iquali incotidi arti fujjeroefercitati,o comepra-

tichinepotejjeropiupropriamenteragionare . bnperocheeglièfort^tchenel det

tarema cofi fatta coja , occorra benejfejjoparlare di cofa , che altrinonfa cofià

pieno,hauendo mafSimamenre ciafeuna arte cop,euocahQliJfe:ìfali,iquali nonft

fanno , enon s 'intendano cofi apunto
jfe

non da coloro, iquahpno in efje ammae-

Jkati . Nepio quejìa dubitan:^, ma molte delle altre mififaceuano incontro, le

quali tutte fisfoì^uano di leuarmi da cotale imprefa . alle quali ho mejjo incon-

troprimieramente l’amore , che io meritamente utporto , il quale mi coSÌringe a

far que(ìo,0' ogni altra cofa^ che uifia inpiacere ; O* dipoi quello di hoifiejjo^

inuerfodime , tlqualcbafìerebbefloauincerequejìa, & ogn altra dffcul-

ti,auifando,cheamandomrvoi,come hoifate^non mi harefìe ricercoà cofa^che

tnifofje difdicemìe . tale, che confidato nella affelisone, egiudi:i:io uo^ìro mi fon»

mifo aquejìa opera, la quale, nonfaràpero ne molto lun^a,nc mokofaticop-, do-

uendùfi perlepiù raccontare, c breuemente-,cofe dette da altri-^che altramenten»

fipoteuafare,trattandofi di qu€llo,che in tutto èfum della memoria dewui,e che

già tanti fecolifonop trappafjato.Duolmi bene^che douendofi ciò, come io mi a-

uif0 A^iu^ereaì uofìro cofi bello-,cofi yario,cofi copiofo, e do^m parte compiu-
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10 hhro nonfid tale , che eglipo^a arte<:»re^kHna <y>reuole\:i^ . mdmigjùuerà

purechepoììoghdUtomojlrerAme^o fd vell€7^:ì^dilui.percioche il uojìro è

tdle^yche, eper le cop, che cntrohif trattone, eper la leggiadria,conia (juakyoì

Ihauetejcritto.jeperleyirtùdellanimotioJìrojecjuahchidre'yififcorgoTtOièfor

che egliftafemprepregiato, e yimojhi a tutto dmondo intendente-f gentile ^ e

corteje^ytrtu mólto rade, e d^epocheuoke in un medefimo animof accolgono , e

mafsimameme d’artefice, douetinuidiapiuche altroue fuolemettere a fondo le

jùe radici: della qmleinfermitàiluoflro.ìibroyimoSÌrdmterdmètelano,nelqua

leyoi-^nonjòfeintendentementepiu^o yeropiu cortefmente hauete bonorate

quefe arti,infra lemanuali nobilifime-, epiaceuolifme,^* infeme li maesìri di

quelle^ tornando alla memoria degli huominì con moltafatica , e lungofludio , e

ffèfa ditempo dà quanto tempom qua dopo ildisfacimeio di Europa, e delle nobi

11 arti,
elcien:ì^

elle cominciajjero a rmafcere,a crelcere-,aforire, e fnalmte fia-

m uenutealcolmo della loroperfettione , doueytracemente io credo che le fano

arriudte; tale che(come delle altre eccellen's^ fuoleauuemre,e come altrafata di

quejìe medefmeauuenne) epiu da temerne lafcefa^che dafperarnepìu alta lafa

ina.neyiè bafiato quefa rada cori efa di mantenerem yita coloro , / quali gii

moltianni erano morti, e di cui lopereeranogiapiu che(marrite^^ inhneueper

non fritroHdrene riconoferfperiimaefri, che le haueanofatte-, e conquede

cerco diprocacciarfnome,ma con nuoua,enonyfatacortefa diligentementehi

uete ricerco de’ritrattidcBe loro imagini,€ quelle cmìaheila arteyoframfronti

é.ìleyne,^aìleoperelarohauet€(ggitmte,ac<Mche coloro che dopo noiyer^

rannofappinononJòlo i cofumi , lepatrie, topere^ lemaniere, e tingegno de' no-

bili artefci,ma quaff li ueggino innan':zi ngH oc chì^cofa la quale aua:^ di^an
lunga 0^1 cortefa-,ta qualeffa yfata irmrfo de t morti , cioè di coloro da cui no

fpuòpiuIperare cofa alcuna : ilche è tanto de^o di magnar lode, chenon è quel

la che alprefente >;po[jo dare io,quanto ella èpiurada,Ò'yfatafolamentequan

to iopofo ritrarre dalle antiche memorieda ducinobitifimi , donfimi citta-

diniRomaniM-VarronCit Pomponio ittico, de’ quali Varrone in un libro che

eglifcrijje degli huomim chiari,oltrea i fatti loropre^atfe cofumi lcCudeuoli,ag

^nf ancora temagmi éforfjoo. di loro. EPomponioitticofmilmente,c9

mef troua jerittóS cotali ritratti diperfne honorate,ne mefje infeme yolu

me^ cotanto quelli ammigentiliJjebbero inpregio la memoriade gli huomint

di., illuiìrii tanto ding^arono concailorpoteretecon ogni mamera di

honorefarpregiati,chiari,ó‘ eterni inomu,e leimagini di coloro, i qualiper loro

yirtuhaueuanomeràatodiyiuerjèmpre. Voiadunqueffimodayn generof)

e belloanimo., oltreai confieto degliarteficihauetejano il fimigìiante muerfoi

HO(hi chiari artejicyllulìri maejìri, enei uojiro honoratomefieropregiati com-

pariponendoci innan:^^ agli occhi quaf yiui t yolti loro nei yolh-o cofpiaceuo

de,e ben dijfofo libroinfeme con le yirtu, e con [operepiupregiate di quegli, che

^ure non yi doucuafarerpocofi dell’mge^o yoòrofi ymo, e dellamanof nohi
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le^efiffTOWd era ripiend delU '\oilrd arte honorata inpochianni yna^anpttr~

led’ltalta,elanojìracittàmpiuluo^hiadorna,&^ iìpa!a:i^Qde’ m(ìri illu^

jìrisfimi Prencipi e Sìmcrifattone fia tutto ilmondo ra^ardeuole, chetali

nonpiu della yirtUfe deua^loria^ e della rkche^T:^ de"fuoi Si^ori-^che deitarte

yojka medefmanefaràjempre,che lepitturefaranno tnpregio^tenuto marauim

gliojo, moikandom <^uelle.ioltrea mille altri leg^iaé-i., egraui ornamenti
,
i eguali

m (quelloper tutto fi yegpono, legiufìe impreje^leperi^liojèguerrejefiere batta^

gite,e Inonorate Inttorie ìiduute ^iadalpopolo fiorentino,e nouellamente da t no

iìri illulìrijùmi Prencipi,con le imafini tjiejje di cjue^li honcrati Capitani,ejran

chiguerrieri^ eprudenti Cittadini, i ^uali in tjuelle yalorojamente , efauiamentt

adoperarono } cofi^che nò (àio dilettagli occhi de’ riguardati, ma moltopiu allet»

ta l’animoyagò d’honore,e di gloria adoperefomighanti :ma non è luogo alpre^

pnte ragionar di >«,//^uale da yoi ijìejjo con l’opere inyira "Vi lodatea baiìan~

e yiepiu ne'Jècoli auenirenefarete lodato (sr ammirato-, i (fualijèn:^alcuna

animofttà,che bene(fefjo s’oppone albero,fmeeramente negiudicheranno. Ma
per yenire a cjuello,che yoi mi domandate,dico che impofibil cofafarebbe yolere

yeracemente raccontare chifujjero coloro^ qualiprimieramente detteroprtneì^

pio a quelle arti,non efendo la memoria loroper la lungheii;^ del tempo , eper

la yarietà delle lingue,
e
per molti altri cafiche (ècoporta ilgirar del cielo alla noti

tu nolìra trappafata. emedefimamente quale di lorofofeprima, opiupregiata ,

pure allyna cofa^e a taltra fipuò ageuolmentefodisfare,partecon la memoria de

gli antichi Scrittori,
e
parte con le congettur€,chefco recala ragione,e tefempio

delle cofe iperciQche-,ffi conofee chiaramenteper quanto nefritte Heroaoto an-

tichifSimo hiììorko,il quale cercò moltopaefè^emolte cojèyide,e molte ne ydì^ e

moke ne lef
e
gli Igtttij efere siati antichifimi di chift babbimemorid,e della

rebgione qua-unche fofe la lorofòlenni oferuatori,i quali li loro iddijfatto yarie

ji^e di nuoui,e diuerfi animali adorduano ; e quelle in oro,inargenro,&’ in altro

metallo , mpietrepretiofe, 0* quafi in ogni materia cheforma riceuerpotèf

e

tàfembrauano s delle qualimagmi alcunemfino adìnojhmornifi (òno conferua

te imafimamenteeljendo slatini come anchorafneyede pgnaìi mamfejhquei

popolipotentilìimt,e copioji di huomtni, (piloro Rerkchiftmi, tY oltre a modo

defiderofi diprolungare la memoria loroperjecoli infìnni,&‘ oltre a quejìo dima-

rauigltofò ingegno-, CY d’indusìriafmgolare , elcien:ì;aprofonda cofi nelle ciiuine

cofe-,come nellehumane . ilchefi conofeeda quejìo chiaramente,impero che quel

b/:hefra li Grecifurono di poi tenutifduq,efiemiatiohre agli altri huomini an-

darono in Egitto , e da’fiuij, e dafacerdoti di quella natione molte cofe appararo-

no,e lelorofciem^aggrandirono , comefi dice hauerfatto Pithagora , Democri

to,Platone, e moki altri, chenonpareuam quel tempo , chepotejje efere alcuno

interamentejcien:ì;iato
, (è al fapere di cafa nonfiaggiungeua dellaJciemì^fore-

(ìiera.che auorafi teneua,chere^fe in Egitto. Apprefo cojìoro mi aduifo io

chefofe in^anpregio Carte delhen dtfegnare-,e del colorire,e dellofolpire, e del

4 1 ritrae
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z&rtcrrem ^ìtdlunche materia,^ o^i miniereiéforme ipercioche delld Archi

smura no fi debbe dubitarcy che efinonjujjero^an maeiìrij yed^ofdilorc ar

teancora lepiramidi, &' altri edfeij ffupendt, che durano e che dureràno-,come

io mipenjò'i fecali mfniti.Jèn:^ enee'pare,che dietro aof Imperij^•andi,&' alle

ricche:!^, Ù* alla tranijutUità de oh ilotifmprefonino le lettere,e lejcien:i^,

arrecatali apprefjo C(f nelcomune,comc nelpriuato; e queilo nonfi debbefi

mare.ychefajèn:^ alcuna ragione : impero che efendo l’animo dello huomo,per

tmoauHij&tperfa natura defderojò sepredalcuna cojàyne mai attiene che

cdfguito iiato,ricche:i;^,diletto,')itnù,0' ogni altra cofa,chefa noimolto s'ap

preii^j'yiapiudefidera yita,come piu di tutte cara,
e
quanto farpiufipuote lun

^ijìtma , enon (Ólonel corpo fioproprio-,mamoitopiunellamemoria,ilche

fanno i fatti eccellentiprimieramente, epoi coloro,
i
quali con làpennagli raccon^

tono , e gli celebrano . di che nonpiccola partef debbe attréutre alPuteri, agli

Scuttori,agiiArchitettori,^ altri maeiìri^ i quali hanno yirtu cd le arti loro di

probmgare la figura,!fatti, d^t nomi de gli huomini ritrahendoli,efolpendoh. e

perciòfyede chiaramente^che quafi tutte quellenationi, che hannohauuto jw-

perio,efonofdtemanfi(te,eper confequemefacolta dipoter ciòfare,fifono inge

gnatejifare lamemoria delle cofe loro con tali argomenti lunga quanto loro èfa
topofibile.A quefa cagione ancora,

eforfè
laprimiera-, fi “Vuole aggiugnere la re

iigione, '& il culto degli Dei qualunque efjofatofifa, intorno alquale in buona

parte coloro-,che di ritrarre inqualunque modo hanno japuto lartefifono efèrci^

tdti.Qwfo,comepoco innàna^dicemo,'leggiamo noi hauerfattogli Egittij,que

fìoiGreci,quefloi Latmi,e liannchiTofam,e li moderni, equafiogniaitrana»

none,la qualeper la religione,eper lahumanitàfafatacelebrata, i quali leima^

gmi di quelli^che Sfotto diuerf colori adorauano-, hano primafempìicemmte,o

nellegno intagliato-,o con rote;^pittura adombr^o,o in qualimche altro modo ri

Piatto; e,come nelle altre cofe degli huominijùoleauuenire apoco apoco andadof

mnalt!^ndo,qu€Sle ancora nonfolameme a dcuotione^eJàntitd-, ma apompa,&
a magnificè:^ hanno recato}Come anco fi conofee hauerfattotArchitettura, U
quale dalle humtli,epnuate cafpmplicemke efen:^ arte murate, a far templi,

tpala::^ alufimi,Ó*theam,e ìoggiecon^anmaefria,ef>efaféede
. QuefH

adunchepare che fufjero iprincipij di corali arti,lequah in tanta nobiltà,&ma
duiglia de glihuominiper ingegno de t loro maefri egregij fdltrano,che epareche

non contenti dello imitar la natura con quella alcuna “Volta habbino uoìuto gareg

giare,ma di tutte que(le.,chemdkefono,e che tuttepare che “Venghino da “Vn me~

defmofonre,qualfapiu nobilenonè nodromenémento di “Voler cercare alpre^

fèntesmaf bene qualifujjèro quelli di chifa rtmaft memoria,echcm effe hebbe-^

ro alcunonome, e cheprimieramente le efèrcìtarono , Eperò che cipare che tori'-

fineditutKCotali artifa ildtf^ S€phce,ilquale èparte dipittura,o cheda quel

ìa haprincipio,facendof ciò nelpiano,parleremoprimteramìtede' Pittori, epoi

dicolorOjcbeé terra hannojormato,e diqiugh che in bron:^,o malira materia
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mbi!efonden({oUhumoritratto,&*yltimr»enteéco!mJ<juitIine[mdmo^0

m altrifòrte dipietra con lojcarpello Iettandone hanno(colpito
, fra i i^uali yen-a

noancora colm'o, t (jitaii delrileuo piu alto, opiit bafjobino alcuno nome hamto,.

Dieeft adunche,lafciddo ilare £gi(ttj> de i quali non è certei^aalcuna in Grt

.

dada Pittura hauerehauutojuoprincipio^ alcuni dicono in Sicione, 0* alcuni in

Coranto,mattatim quejìo comengono ciò ejjofifattoprimafèmplicemente con

mafòla linea circondando f‘ombra d’alcuno,eépoicon alcuno colore con alqui^

topmdtjaticada qual maniera di dipianerefèn^re
è
fiata comefemplicilSimain.

yfj,0 anchora è: e queiìa dicono hauermfè^ato laprima uolta altri Filocle di

E^itto-,& altri Clcanteda Coranto. Iprimi, chemquefiafiefercitaronofitruo^

ua efjere flato ^rdtee da Coranto^ e Telefanc Siciomoji quali nonadoperandoal

trochmcoìorfoloombrauanolelorfyuredentroconakme linee.
e
perciachf

€fendo l'arte loro ancor ro:ì;;p;;a^ e lepaure d’yn cólorfola,non benefi conojceuadi

cui eljffufjero imaamifhebberopercofìume difcriuerui apie chi efsi haueuanouo

luto rafémbrare. É primo che trouajjei colori neldipimere.,come dicono hauer

fattofede A^atofu Cleifanto da Coranto.e quefìi non fifa cof benefe eifu quel-,

lo iìefjo, ilquale difje Cornelio Nepote ejjeryenuto con Demaratopadre di Tar-

quinoPrifcOjchefuredelli Romani, quando daCoratofuapatria partedofyen

ne in Italiaperpaura di Cipfeloprencipe di quella città,
o
pureyn'altro; come che -

aqueilo tempo in Italiafufje torte deldipipnere in buona riputatitpne,come ft

può conaetturoreaaeuoimente
;percioche in .Ardea antichifma città, ne molto

lontana da Roma , oltre ai tempo di Vejpafiano Imperadorefi yedeuano ancora

m alcuno tempio nelmuro coperto alcunepittffre,le quali erano molto innatid che

Romafujjefiate dipinte
, fi

bene mantenute che elleparenano dipoco innan:^ co

forile . In Lanuuioparimente nc medefimitempi , cioèinnante a Roma,efor-

fè
delmedefmomaejìrn ynaAtaUnta,0 yna Helena ianude dì bellifSmafar-

maciafcuna^Uquali lunghifimo tempofurono cmferuate intere dalla quab»

rà del murò , doue erano Hate dipinte
,
auen^a, che "V» Pontioyfetale di Gaio

Imperadorejlruyrendofté yo^lia dhauerkfi fofje sfor:i^to di torle quindi ,0
A cafdfùdportamele , e lo hartbbe (atto fe laforma delmuro thauef(e (offerto

,

Donde fi può manifelìamentecenofcere in queiiempi.,e forfè moltopiuche in

Grecia^ e molto prima la pittura efjere Hata in previo in Italia, Ma poi

che (e cofe noHrefono m tutto perdute, e ci bìfogna andare mendicando le

fweHim
,
fevutremo la incominciata hiHuria di raccontare gii altri di cota-

le artemaefiri, quali daprima
fi

dichmo efjere Hati; benché ne i Greci anco-

ra non hanno cofi bene difiinioi tempi loro in queHa parte;perciochee’
fi

dù.

ce efjere Hata molto in previo yna tauola , doue era dipinta yna batta-

glia d^ Magneti con
fi

bella arte
, ché Candaule Re di Lidia la haueua com-

perata altro e tanto pefo $oro tdeheyenne aefjere intorno abaeta di Romo-

loprimo fondatore di Roma., eprimo Re de Romani, chega eracotalearte in

tanta filma : onde fiamo forgiati cenfeffare l'ormnedi lei effe-re molto piu an-

tica,
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ticd,e^car'mentecc!ùrOii quali unjòlo colore adoperarono, l’età de' quali non cof!

benefiritroua,€partmenteHi^ione^cheperfopranomefu chiamato Monocro-

madada queslo^percioche con unJòlo colore dipinfè, tl qualeaffermano ejjerefiato

ilprimo nelle cuifigurefi conojcefje il maglio dallafemmna, efimilmae Eumaro

d'^thene, ilqualesm^e^ò di ritrarre ^ntfi^ra,
e
quello,che dopo lui yenendo

le cofeda lui trouate molto meglio tratto Cimane Cleoneo , ilqualeprima dipinji

lef^re in ifcorcio,& i yolti altri inm-^altri in altri aitroueguardanti,e le

membrapartitamente con ijùot nodi disìinfe, cheprimo mofcrb le uene ne’ corpi^

e ne' yejiimenti le crefpe . Paneo ancorafratelio di quel Fidia nobile fìatuario je^

ce diafai bella arte la battao^lia degli^theniefi co i Perfi a Marathona^che ^ia

eraataleuenutafarte^ chenelloperadicofluifiyidderoprimieramheritratti i

capitani nelle loro figurefìejje Milciade^themefe-t Callimaco,e Cmegjro}e de'Bar

bari Dario0* Tijjaferne. Drieto alquale alquantiyennero,
i
quali quella arte

fecero mwbore^ de i quali non fi ha certa notitia , intra i qualifu Polimoto da Ta

fòliprimo che dipmfe le donne con uejìe lucenti^e di begli colori, i capié quel-

le con ornamenti yarij , e tir nuoue maniere adornò ,• e ciò fu intorno àgli anni

o. dopoRoma edifcata '.per coHuifu la Pittura molto inal:s^ta . Eoliprimo

nellef^ure humanemorirò aprir la bocca, [coprire i denti, i yolti da quella an

fica feceparerepiu arrendeuoii,epiu yìui.Rimafe é luifra le altreu-

m tamia,chef yide in Roma affai tempo nella loggia di Pompeo,nella quale era

yna bellafigura armata con lofeudo,la qualenonbenefi conofceuajefeendeua, o

fabua . Egli medefmo a Delpho dipinfè quel Tepio nobibfimo^ egb in ^thene la

loggia^che dtdla yarietd delle dipinture che drente ui ei-anofu chiamata la uaria^

eiyno,e taltro di quegli lauorifece in dono , la qualliberalità molto ^li accrebbe,

la riputa^ione^elagrafia apprefjo a tutti ipopoli della Grecia,talmeteche liAn

fittionifche eraun confgbocomune digranparte della Grecia,che a certi tempi,

per trattare delle bifognepublichea Delfof ragunauaglifìan:ì;iarono,che douun

cheegliandajjeper laGreciafoffegra^i^olàmemericeuuto,
e
fattolipubltcamen^

tekffefe. Jkquefo tempo medefmofurono due altri pittoriéynmedefmono

me^de’ qualiMkone il minore f dice ejjer fiatopadre diTmarete, la quale efèr^

citò la medefma arte dellapittura .^ quedo tempo (leffo,opocopiu oltrefurono

^glaofone,Ccf[odoro,Frilo, Euenorepadre di P.arrafo di cuifiparleràafuo

iuogojcfurono cofìoro affai chiari,ma non tanto però^yche eJSi meritino,cheperla

royirtùfOper loro operef metta molto tempo,fìudiandoci mafimamente ctan*

dareallaeccellen:^d dellarte, alla quale arrecò poigran chiare^igza ^pollodoro

^themefè intorno a l'anno 545. daRoma edipcatayil qualeprimo cominciò a dar

fuorifgure bellifume,^ arrecò a quell’arte gloriagrandifsma , di cui moltifeco

lipoifi yedeua in^fa aPergamo yna tauola entyouiynjàcerdote adorante,?^

in yn altra yno ^iacepercoffo dallajàetta àGme di tanto eccefiua belle:i;gì^y

chef dice man:if a quefìa nonf efferyeduta opera di que(ìa arte , la quale allet-

t^Jfcgli occhi de' riguardanti . Per laporta da coUuiprimieramente aperta entrò
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2enfi di Eraclea dodici,o tredici annipofcia-, i! (juak condufjet!pennello adahif^

fintagloria,e di chì^poUodoro (juellojìej^opoco innan:{i da noiraccontatojcrif

f in yetfi l’artejùx toltagliportarne(èco Zeufi . Fece coflui con cfueQa arteric-

^:eo^infinitaj,tale,che'Venendoepliakmal/oltaadoìimpia,lAdoueogm cin-

zie anni concorreua ^uafi tutta la Grecia ayedere i ^luochty egìiffettacolipublt

ciperpompa a lettere d’oro nelmantelloportauaferino il nomejùo-y acciò da eia-

jcmopoteffe ejjère conojciuto .filmò egli cotanto toperefùe, che giudicando non

fi douer muorepredioparia (Quelle fi mifè nedanimonon di yenderle ,ma di do-

fìarle.,e cofi donò yna^talama alComune di Ger^entOy PaneDio de’pafìori ad

Archelao Re. Dipinp yna Penehpe.,nella (^uale,olire allaforma beìlifimafico-

nofceuano ancora lapudicitiat lapatieniio , altri bei coturni, che in honefla

donnafi ricercano. Diptnfè>» Campione di cjuelb,chei GrecichiamanoAthk-

fi.,edt(ju€{ìafuajìoiiracotdntofptkfece^chee^lif}eljoyi fcnfjefòtto ^uelcele

brato motto ; Trouerajli chikinuidi jT, ma chi ilrajjembri nò . Videfi di luiyn

Giouenelfio tronofedentecon^andifìimamaefìdjContutti li dei intorno. Vno

Hercoie nella :icMd.ychecon ciafcuna delle manifìranvolaua ynferpentepreferi-

te .Amphitnon ejiR* .Almena madre,nella ^uale fifeorgeua lapaura {ìe^a.por-

ne nondimeno , che (fucilo arteficefacefje i capi delleftefi^reynpocograndet-

ti. Fu con tutto ciò accurato moltojanto che douendo fare a nome de Crotoniati

ynabellafi^a difemmina,douepareudche€^limoltoualefjeda<]ualefideueua

confacrare alTepio di Giunone,, che egli haueua adomato é molte altre nobili di

pinture, chiefe di hauere comodità diyedere alcune delle loropiu belle ; e meglio

formate don:i;elle ; che in <fueltempofi teneua, che Crotone terra di Calamo ha-

uefje lapin bella gouentù dellyno , e dellaltro feff> ^ che al mondo fi trouafje i di

che egli fu tantoiìo compiaciuto , delle cfuali evh elejje cinque lepiu heìle^ i nomi

delle (fualinonfuronopoi taciuti da’Poeti,come étuttele altre belli(lime,elj€ndo

Hate ^ludicatecatali , da chinepatena , efapeua meglio di tuttigli altrihuomini

giudicare : e dellepiu belle membra di ciafcuna neformò ynafigura bellijìimaja

ifuale Helena yolle chefofje,togliendoda ciafcuna fuetto, che in tei giudicòperfet

tijìimo . Dipinfè in oltre di biancofòlamentealcune altrefigure molto celebrate

.

fAlla medefma età.,&^ a lui nelfarte concorrenti furonoTimate,.Androcidej Eh
pdpo.,e Parr<tfto,cdcui(Parrafto dico^fi diceZtufi hauere combattuto nell’arte in

fuefìo modo ; che mettendofuori Zeufi yue dipinte confi bel!arte,che gli ycee-

gli a f
nelle yolauano. Parrafio mefjeinnam^iyn yelofifòttdmente in yna tauo

la dipinto.) come je egh ne coprifje yna dipintura,checredexdolo Zeufiyero,non

ftn‘i:a qualche tema d"ejjer yinto, chiefe cheleuato epielyelo yna yohafifcoprif-

fe la figura , acca-gendeft dello inganno, nonfenica rifa dello auuerftrio fi refe

PeryintO)ConfeUandoébuonaconlci.€n\aUperditafua)CorKiofiackeegli ha-

ueljc ingannatogb yccegtr, e Parrafiofe cofi buonMaestro^ Dicefiil medefimo

Zeufi hauer dipinto un'fanciultO) tlquaie portauayue^alle quali yclandoglia»

geiìifecoJlefjo s’adirallapparendo'^li nonhauer dato a cotalefigura interapeifeu
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fcttione ,
dicendo

fi
ilfanciullo cofi bcnefiifieritratto, come [yue,fino^liauge&

dourebbonopur temerne . Mantennefi inRoma lungo tempo nella lo^ia di Fi-

hppoynaHelcnd •, enelTempio della Concordia 1/nMarfia legato di mano del

medefimoZeufi . Pcartaio , come noi habbiamo detto fiorì in ^uejìa medefima

età,
efu di Ephejò città di ^fia, il quale in molte cofe accrebbe.,e nobilitò lapittu-

ra.Egliprimo diedeinteraprcporn^ione dllefgure.iegliprimo con nuouafitttiglieii^

eyiuacità ritraffe i "Volti,e dette yna certa leggiadria à i capegli^e o'ra:^a in-

finita,e mai non piu uijìa alleftede , Cs* agiudi\io dogni huomo alluifi concejje

tagloria delbene interamente finirejC nelli "vltimi termini farperfette lefitef-

gureiperciocbeincotaleartequedofitienechefiala eccellenza, dipignere be-

neicorpi^ilmez^deliecofe è beneafjaifmadoue molti finoliatilodati,ter-

mnare efinir bene , e con certa maedria rinchiudere drento afijieffa unafgura

quedo e rado epochifi fino trouati-jli quali in ciò fieno dati da commendarejper-

cioche taltimo dyna figura debbe chiudei’e
fiJiefjo

talmente che ellafficchi dal

luogO’idoue ella è dipinta,eprometta moltopiu di quello,che nelyero ella ha^e che

fi "Vede . e cotale honore li diedero.Antigono, e Senocrate., i quali di cotale ane.^e

delle opere della pittm'a Ofnpiamente trattarono^nonpure lodìdo ciò in lui, e mol

te altre cofi, maancora cclebrandonelo oltreamodo. Rimafero di lui^e difuo diU

tn carte,& in tauole alcuneadombratefgure,conlequah nonpocofi auanz^o-

no pofcia molti di cotale arte. Egli,comepocofa dicemo-yfu tale nelbene& inte-

ramente fnire ['operefu€,cheparagonato a
fi

dejjo nelmen^ di loro apparifie

molto minore . Dipinfi con bellifiima inmnzione il Gemo, e comefarebbe a dire

fettolma figura defja la natura delpopolo .Arheniefi quale ella era . doue in "Vn

jHbiettomedefimoyolle^cheappariJjeilyariOftiracondotilpUcabile,!! clemente,

il mifericordiofo,iljùperbo,ilpompojo,l'humile., ilferoce-, iitmido-, e'Ifugace, che

tale era la codizione e naturaé quelpopolo.Fu molto lodato di lui yn cattano di

nauearmato di corazx^^ì^ tauola che eraa Rodi Meleagro , Hercole, e

fio,la qualeabròzara tre uolte dadafaetta e no ifiolorita accrejceua la maraui

glia. Dipinfi ancora yno .Archigallo, delia qualefigurafu tato yagoTiberio Im

peradore-ycheperpoterla yagheggiare afuo diletto
fi

lafece appiccare in c^era.

yidefi di lui ancora yna balia diCreti col bàbino in braccio,figura molto celebra-

ta^e Flijco,e Bacco., co la Virtu apprefjo.e due yez^fifiimijanciulhni, ne’qua-

li
fi

fiorireua chiara lafimplicità della età , e quella una fènzapenfiero alcuno

.

Dipinfiinoitre yn jacerdoteftcrificante conynfanciullo apprefjo minifiro del

(àcnficio con la^iuandd.,econ l'mcenfo.Hebberooranfama due figure di lui ar-

mate,i'ynache in battaglia corredopareua chefu^afje, e taltra cheperjianchez^

Zaponendogiu tarmepareua che anJàjJe.Fu lodata ancho di quefio artefice me-

defiimo yna tauola,doue era Enea-,Cajìore-,e Polluce, efmigliatemente yn’altra

doueeraTelejo,Achille,.Agamennone, &'VÙJJe , Valfi ancoramolto nelben

parlare,majujuperbo oltre amijùra,lodando feSìeJjoarrogdntemete e tortefùay

eh lamandofiperfopranome hor^aziofo-,0' bora con cc/tak altri nomi dichiaran
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UM ejjere ilprimo
,
e conuenirp^^li ilprem di (^ueltarte , e cThumÌA condot14 <e

jommiperjettione^ejòprd tutto aelJire wjcefo da Apollo,e che tHercole,!l cjua-

le erlihaueua dipinto a Lindo citta di Rodi era tale-,(^udle e^li diceuapiuyolte ef-

prli apparito in yifione .fu'con tutto ciò yinto a Samo lafeconda yolta daTimS

te, ilche male a^euolmentejèipportò. dipi'njè ancoraperfm diporto in alcunepic-

cine tamlette conmn^tmenti amorofi molti lafciui. InTimante,ilaualefH alme

defmo tempo fi conobbe ynamoltobeni^ natura,é cui intraìe altre hebbt

^annùme,echeèpofadai^uerli,ch'einf^nonol’artedelbendireper'cjjempiodt

conueneuoln^, yna tauola doueè dipinto lifacrijkio cheffecc di Iphioeniaf^

gitola di Ap-amennone , la qualefaua dinannf alio 4toreper douerejjcre yccb-

ft dalfacerSote,dintorno a cuierano dipinti moltiiche a (aljàcrificio mteruenie~

no, e tutti affai nelfembiantemefi , efra^ii altri Menelao della fanciullaaU

quantopiu de^li altri,ne trouando nuouo modo di dolore , chef conuenifje apa-

dre in cofferoffettacolo^hauendo ne ^lialtri ccnfumato tutta tarte^con un lem

bo del mantello ^li coperf il yìfò.iqualiche ejjo nonpotèfepatire diyederefi hor~

ribile crudeltà nellaperfona dellaf^lmUyche cofpareua che apadrefi conuenif

(è . Molte altt^ cofeancóra rimafero difta a rre,le qualilun^otempo fecero fede

della ecceìlentia dello ingenito , e della mano é lui
,
come fuyn Polifemo in yna

picchia taudetta che dorme.,del quale yokndo chef conofcejje la tun^heot;^^di

pinfe apprejjaalcunifatiri,che conUyerva loro^li mjùrauano il dito^ojjo del-

la mano, infòmma in tutte topere di quefo artefice.,fmpre s'intendeuamol-

topiu di quello, che nellapittura appmua.,e come che l'arte yifufje^ande.,finze

cnofmpre "V; f conofceua maggiore.Beìlifima figura fu tenuta di quefo medefi

mo,e nella qualepareua , che tfparifje tutto quello, chepuòfar l’arte,uno di quei

Semidei , che^li antichichiamarono Heroi , la qualepoi à Roma lungo tempofu

Ornamento grande deltempio della Pace.Q^efa medefima etàproduffe Luxerù-

da,chefu dtfcepolo d’Arifidepittore chiaro, Eupompo^ilqualeju maesìro <&

Panflojda cui di poi imparò Apelle.Durò affai di quefo Eupompo yna figura di

^an nome,raIJembranre yno di quei canaloni ymcttori de'giuochi Olimpici co»

lapalma in mano, fu egli di tanta autorità apprefo i Greci, dmdendofiprrma

lapittura in due maniere tyna chiamata Afiaticd.,etakra Gteca.,eglipartendo

Ìa Greca in due,di tutte nefece treAfiatica, Sichriia.,<&*Attica . DaPanflofu

la battaglia.,e layittoria degli Atheniefi a Phltunte d!pinta.,e dalmedefimo Vlif

fe,come èdefcritto da Homero,in marefoprayna nauero'i^o^aguifa di fodero

.

fu di natione Macedonico,^ ilprimo di cotale ai’te , chefojìe nelle letterefcien-

t(iato,
e
principalmente nella Arimeticd,e nella Geometria ,fn:i;d le qualifcien-

egli (oleua dire no fi potere nellapitturafare moltoprefitto. Eifgnò appre^^,

ne yollemeno da ciafeuno éfcepolo in dieci anni dì yno talento, ilqualfdmo gli

pagarono Melanthio,^ Apeìle ; epotè tanto tefmpio di queHo arte^ce.,chepri

ma in Sidone,
e
poi in tutta (a Grecia fu {ìabilito , chefra leprimecof^ che s'in-

f^aHano nellefuole a fanciulli nobilifufe il difmire./:be ya inanT;! al colori-

b re.
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re,e che Iurte dellapitturafi accettale nelprimogrado delle arti liberali . e nely*

ro apprejjo i Greci jempre fu tenuta queÙa arte di molto honore , efu ejèrcttata

nonjhlo aa’nobili, ma daperfine honorate ancora con ejprefjaprohibitione, che

i ferui riojì ammettefjeroper difepolt di cotale arte.la onde nonfi troua che ne io

pittura,ne in alcuno altro lauoro^che dal dif^oprocedafaflato alcuno nomina

to,chefife (lato ferm Mainnan^ a Quelli ultimi., de’i^uali noihabbiamopare

lato.,forfèXX annif troua efere ilari ai (gualche nomeEchme,eTerimamo. é
Echionejurono inpredio ijuejìef^ureBacco, la Trdvedia,€ la Cnmedia informa

é donne., Semiramifja eguale dijerua diuenma Regina di Babilonia^ Vnafuoce^

ra,cheporraua lafaccellina mnasf,a yna nuora, che neandana a manto,neluol

to della ijualefJcoiveua quella liergo^na-iche apul:^lla in cotale atto, etepofri-
chiede.Ma tutti i aijòprd detti,e coloro che difettofi dirano trappafò é^an lu^a

Apelle
,
che utjje intorno alla xij&• cètefma Olimpiade, che dallafondaii^ione di

Roma batte intornoac c c c x x i anno, nefolamente neUaperfetttone deilarte,

ma ancora nelnumero dellef^urespercioche eglifio molto meoliodiciafatno, e

moltopiu ne dipinf , epiu arreco a tale arte daiuto,fcriuendone ancora "Volumi

,

i eguali di quella infe^arono laperfettione . Fu cojìui maraui^ìiof'nel fare le fte

operegra^ofiÓ*auen^a,che aljuo tempo fufero maefh-i molto eccellenti,l’ope

re de i quali e^lifleua molto commendare,?^ ammirare,nondimeno a tutti dice

uà mancare quella le^riadria,la quale da Greci,e da noi è chiamata ^a':sfa.neU

Paltre cof molti efere da quanto lui,ma in qaeiìonon hauerpare . di quello altro

fidaua evlianche 'Vanto,che ritardando i lauori di Protogene con marauiglia di

fatica gr‘^de,eépenfiero infnno,e commendandoli oltreamodo in tutti diceua

hauerlopareggiato,e forfè in alcunaparte efjere da lui "Vinto
,
ma in quejìofènica

dubbio efere dapiu ;perciocheProto^enenon Jàpeualeuarmaila mano d’infuì

ìauoro . ilche detto da cotale artefeefi "Vuole hauereperammaejìramento, che

Ifeffefate
nuoce lafouerchia diligen^. Fu coiluinonfolamente neltarte fua et

cedentifimo maeÌìro,ma d"animo ancorafmplic^mo,e.mòlwfmcero,c(}me.ne

fafedequello,chedi lui,e diProtogene diconoefere anueniao. Dimoraua Proto

gene nedIfìa 'di Rodtjùapatria , aoueAcima "Volta "Venendo Apcìle con defide-

rio griftìdedi "Vedere topere di lui, che le'Vdiuamolto lodare, d? egli (òlamèteper

fornaio conojceua, érittamentefifece menare alia bottega, doue ei lauoraua,&

giunpuiapunto in tempo,che egli era ito akroue-,doue entriùioApelle, "Vidde che

eglhfjaueuamefiofu "VnagntnUuolaper dipignerla,(T infeme "Vna "Vecchiajo^

laatAdia della bottega, la quale,domandandolaApelle delmatjko , rijfofe lui

efere irò fiore . domandò edd luichi jufje quegli , che ne domandaua ; quefi rr-

ffoftofamenteApelle , epref "Vnpennèllo tirò "Vna linea di colorefpra quella

tauoUdimarauigliopiftti^iep;pt;a,&imdòyia. TornaProtogene,lay€ccbia

gli conta ilfatto, guaraa egù,econfderata lafttiglie:^^ di quella linea, sauisò

troppo bene ciò non efere opera d'altri,che diApelle
, che in altri non caderebbe

opera tantoperfetta > O'pref ilpennellofpra quella isìejja ctApelle d’altro colo
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re rm tirò 'yn'dltrAfmfattile , e dijje alld Pecchia ; dirdi a cfueì buono huontofe ci

tomd mojìrandoli (fuejiiy che (jueflt è che ei l'd cercando ; e coftnon mal

tol^oi amenne,che tornato^pelIe,(^yditodalUyecchiailfatto,‘Vergognando

d'ejjtr "Vinto,con "V» ter;^ colore^arti (Quelle kneeJìejJeper lun^o ilme^^, non

Ujciandopiu Imgoyermoadalcuna [otuglies^p^a. onde tornando Protogene y e

conftderaio la cofa,e confelJando (felJer "VintOy corjcalporto cercando i^uipelle^

e[eco nelmenò a cafa. Q^efìa tauolafin:^ altra dipintura yederuifi entro,fu te

urna degnaper quedofatto folo cteferlun^o tempo mantenuta yiuaiefu poi^co^

me coja nobile,portata a Roma,e nelpalaiì^o degli Jmperadori yeduta yolentie

ridaciafcuno,ejÌmmamenteammirata,cpiuda coloro,chenepoteuano giudica

re-, tutto che nonyifiyedejjealtro,chequej}ebn€etantolottili , chepoiapenaft

poteuano jcorgere,efra le altre opere nobililimefu tenuta caxa : eper quello ijìcf-

fòjche entro akro non >/ fi yedeua.allettaua^li occhi de' rguardanti. Hebbeque

Jioartefice m cojìumedi nonlaJciarmaipaJjareunoiornolòlo,chealmenonG»

tirafe yna linea, in qualcheparte efercitafe l’artejùasilchepoi yenne inpro-

uerbio.yfauaeglifmilmeme metteretoperefuepnitempublico,0* apprefojìar

nafcofo-,ajcoliando quello,che altrine dicefe,esìimando ilyuìgo etalcune c oje ef

fere buonconojcitore,
e
poterne beno-uidicare. auuenne(comeTidice')cheyncai~

Hgìlato accusò inynapianellad’‘)ina pguranonfo che difetto,& conofcendoil

maedrOjcheediceuailyeroJaracconciò. tornandopoi taltrogiornoilmedefimo

calzolaio,C^yedendo il rnaesìro hauerli creduto nellapianella,cominciò a yoler

dire nonfo che di yna dellegambeidt cheflegnatoyipelle , yfendofuori dif-

feprouerbiandolojche a cat^olaio nonconueniua giudicarpiu (tt, chelapianella i

ilqual dettofuanco accettatoperprouerbio .. Fu in oltre moltopiaceuole ,^ alU

mano^per quejio oltre a modo caro ad^Alefandrò Magno, talmete che quel Re

lo aniiauafpepo a yfitare a bottega,prendedo diletto di yederlo lauorare,&‘ in-

fume dydirlo ragionare .& hebbe tanto di^ai^a^e di autorità apprefoaque^

lìoRe.,bencheiti:^ojo,ebi:i;p:asro,chera^tonàdo efoakuneyohedellaanedi

lui menochefmamente,conbelmodo ^limponeua fxlentÌG.,modrandoli i fatto-

rini,che macmauano i colori riderjene. Ma quale^lefandrò loflmafeneltarte

fi conobbeper quejio , che eoliprohibi a ciafuno dipintore ilritrarlo fuori chead

spelte . e quanto egli loamafje ,^ haueffe caro fiyideper quefo altro > perciò- ,

che hauedoli impatto ^lefandro , chegli ritraefje nuda Canface'Vna lapiu bella

dellefe concubine,la quale éfo amaua molto,Ó' accoroenaofiperfgni manife-

fh,che nelmirarlaff^pelle s'eraaccef della bellet!;^ di lei, concedendoli Silef

fandromtoilfuoaffettognenefecedono.fK^hauerriguardoanchoalei-, che

eJjendoamicadtRe,&'di^lelJandroRe,liconu€nnediuenire amicad'unpir-

torc.Furono alcuni,chejìtmdrono-,che quellaVenere Dionea tanto celebratafuf

fe il ritratto di quefia bellafemmina . Fu quejio yipeìie molto humano tmerjo li

artefici de’foi tempi, ilprimo,che dette riputa'H^vone alle opere di Protogene in

Rodi.percioche egtiyCome ilpiu delle yoltefoleamenire, tra ifmi cittaém non

b X era
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Kd Qinidto molta.e domadido^H^pelIealcuna "Volta, ijuato eglilìimajjealamg

fte^gt{re.,riJbolè nofochepiccola cofa.ond€ egli dettenome di "Volerper
fi

cóperar

quelle, clyegudtauea lauorato^e lauorerebbeper rmderle
_j>fuepre^z^ moltomag

giore. liche.fiece apritegli occhià'Rodiani-y ne "Volle cederle loro,fino drrogeuano

alpres^io ctnonpocoMtile di quelpittore. £ copi incredibile quello cheèfcritto di

lyÀ,cioè,che e^Ii ritraeua
fi
bene,e

fi
aputo lemagmi altrui dal naturale-) che "Vno

di ^Hejìi,che neìguardare in "Vifi
altrui

fifi
fi^ltono indouinare (jueUo,cheaddlat

Kosij auuenuto nelpafiato tepore debba auuenire nelfuturo,
i
quali

fi
chiamano

fi

fiiomati,guardando alcun ritrattofatto da.ApeIle conobbeper quello quanto quegk

di cui era ilritrattOjdoueJfe luuere-yofuffi "Viunto. Dipinfi co "Vn nuouo modoA»
tgono Re,che T'^vo degl’occhi haueua m€no-)Imantera-)cheil difetto dellafaccia

non apparifiopercioche e^li lo dipinfi colyifi tato "Volto, quato bafiò a celare ìlui

qlmacajn€to.)nÓparèdoperò difetto akmnelUfi^à. Hehberogrànome alcune

zmagni dilui fatte di f̂ine,chemoriuano: mafrakmoltefi€,emolto lodate ope

re qualfojje lapinperfetta no
fifa

co
fi

bene. Agufio Cefare coft^ò al tepio di Giù

ìiojùopadre quella Venere nobibfiima,cheper "Vfcirdelmart, e da quell’atto sìef

fifu
chiamata Anadiomène, la quale da'poeti Grecifu mteabilnme celebrata^et

illuiìrata.aliaparte di cubiche s’era corrotta nòfi trouò eh ardtfjepormano.ilche

fugràdifiimagloria di cotatmefice. Eglimedefimo cominciò d quelh é Qoo'Vri ai

traVen€re,etnefeceil'Volto,eLpmefiuranadelpetto,eftpesòdaquelchefine

']iedeua,che e^li harebbe-, e quellaprima Dionea,e
fi

{ìejìo ìquefia aua‘:^o. Mot

se cefi bella opera mterroppe, nefi trouòpei chi allaparte difonataprefitm^e a^

colore . Dipinfèancora a quelli di Iphefi,nel tepio della lor Diana "VriA^

le^droMagno colafaetta di Giouem mano,fedita della qualepareua chejufiero

di nli€UO,eUfaetta-, che "Vfiifiefuor della tauola, enefupagato di moneta d’oro,

no a nouero,maa mfura. \Dipinfi moheahre figfnv- digeànome, e Clitofamiliar

diAlefiddro in atto éapprefìarfi à battaglia-,cd ilpaggio fito, chegìiporreuaU

celata.no bìfignadom^areqH.iteuolte,neiquat€maniere,eritraefieA!efi^o,

,0 Iilippojùopadre,chefurono infinite,^ quali altri Re-,eperfinaogigr.tdi€Ì dipi

gnefieJRomafi Vide diluì Cajìore^e Polluce colayittoria,&*Alefsddrotridfan

te co timagine della ^aetra^cò lemani legate drieto al carro.le quali due tauoleA
gufìocòficròalfùojoronellepartipmhonoratediquello.eClaudjopoi cancellado

ns dVQltodiAlefiddro Vifece riporre quello di Aguiio.DipinjeVno Heroe igna

do,quafi iìtqueJi'operAVolefJe gareggiare co lanatura.Dtpinfèancoraaprmuai^

certi aìtripittori Vn cAuaUoydouetemedo delgiudin^s de glibuominbetinfiffetti

so delfauore degiudiciinuerfi ifioi auuerfarij chiejè chefi nefìefje
algmd::^o dé*

cauaglifi€jsi,et efedomenati i caudli d'altorno a ritrattiaii ciafcuno ringhiarono

a quel d'Apellefilamèe. ilqualgiudiziofitfilmato Verifiimc. RitrafieAntigono

in cordCi;p^ co dcduallodrieto, altremanieremolte, 0*i'itutte lefie ^ere

quelh che di cofifatte opere s’rntefiro,giudicarono tottima efjerepi/no AntigonoA

iC4MAlhSkbeuaAncodil}tiVnAX>ifina,fico(lQcheUdiptnfim.HerfiiImero-)epA

tss
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ft-ichììdipintore ttjuejìo yincefje ilpoeta.Dipinjè inoltre conuouo-modo, e leUii

mea^one la Calmaprendedone cjuejìa occafione . Era e^li in Alejladria i corte

di Tolomeo Re, perla yirtu fua in molto[auore.Hebbeui dellartefiejja chi tin

tùéam, e cercado difarlo malcapitare l’ac cusò di coltura contro aTolommeo^ di

cojàneL'a (juale,ndfo!o non haueita colpa y&nna Apellc^ma neanco era da crede

re,cheyntalpcfiero^lifujjemaìcaduto nell'alo;fiincdimenoyicinoal.perderne

laperfona, crededo do ilRe (cioccamele : eperciò ripefando evlipco ilejjo ilperico

lo, il cjudlebaueua cor[òfrolle mojìrare co l’artefuayche e,comepericolojk cojàfof

fe la Calunkt.eccfi dipinpyn Re a federe co orecchie IvAnìlme, echeporveua in^-

nak^ltcmanoida ciafctmo de’ lati delcjuale era ynafmra, il Soffetto,el Ignorati

i^a.dada parte dinani^i yeniuaynafemmina molto bella,ebene adobbata^con se

biantefiero,(^adirato.e conejja la fimlìra teneua ynajaceìlina accefk, e con U
deiìrajìrafctnauaper i capelli yn dolorojò ^iouane,ilijualeparena, che con ^li oc

chiy econ le mani leuatealcielo ^idafje mipricordiaj€ chiamaff li deiperteÙimo

nio dellayitaJùa,di ninna colpa macchiata.Guidaua cojìeiyna figurapallida net

yolto,e moltol(n^;p^,ldcjitalepar€na,chepurealloradalunga infermitàfijoHeiiaf

fe.quejìa figiudicò,chefulJel’lnMÌdia.Drieto alia Calunnia^comefùejeruentfe di

fua compagnia (èguMmodue altre figure,fecondo che fi crede^cherafembraua^

no tInganno-,e lÉtlìdia,Dopo a (jue^e era la Penitertela atteggiata di dolore^&*

inuolta inpanni bruni,la qualefi batteua apalme^^pareua,chedietro^arda^

dofimojìrafje la Verità,informa di donamode(i£ma, e molto contegnofa.

da tauola fu molto iodata,eper la yirtù delmaejìro,eper la le^iadriadellarte, e

per la muen:^one della cofa,la qualepuomoltogiouare a coloro, li quali fonopropo

Jliadydire le accufe de oh huominjrFurmodefmedefimo artefcemolte altre ope

re celebrate da ^liJcritTori,le quabfi lajàano andareper breuità,ejJendofenerac-

corateforfèpiu,chenon bifÒ^naua.Trouò neltartemokecojè^mQltoytili'iUqud

li ^marono molto a quegli-, che dipoi le appararonc.quejìo no fi trouò oramai dopo

lui chtlofapefjeadoperarc.equedofuyn color brunc,oyernice,chefidebbacfm

marejil quale e^lilòttilmetedìfiedeuaJòprai’opre^iajìniteJlquale co !afiariif€r>

beraT^onedefìaua la chiareii^p^ in alcuni de’ colori, eglidifendeuadallapoluerei

e-m appannajenon da chi be prefjo ilmiraua. et ciofaceua co ilquifìta ragione, oc

àoche la chiare:^^ d’alcuniaccefi colon meno offendefjero lawÙa di ehi da Iòta

no,comeper uetro le rtauordaffe,t^ado cw colpiu, e colmeno (ècodogiudicaua

cÒuenrrfi. Almedefimo tòpo fuAndide Tebano,ilquale^comefi dice, fu ilpri-

mo che dipignefje l'anmo,e lepafìioni di quello fu alquato pi» nel colorire.

Hebbe-^ànomeyna tauok di cojìui, dotteera ritrattojra laJha^e <funa terrapn

faperfori^una madre , la quale moriua diferite,& apprejjo-haucua ilfilinolo,

che carponefi traheua allapoppa,e nella madrepareuaremè:^, che’lp^liuolo no

beuefje codlattc ilsarue di lema n^orto
.
Quejja tai(c}aeJlimdo!a beìbfimafece

portare i Macedonia a PellajHapatria Alèjsadro Ma^o • Dipmfeancora la bas

M^ia^Akfadro coniPerfx^ciendo in ynajh^ffa tauola centofigure,
*

' do
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do^imapdttHttoconMnafóneprencipede^liEldtrefi centomine per dajcnna

di {jHeJìo medefimofipotrebbono raccontare altrefigure molto chiareJetjuab^
a Romano* aitroue furono molto inpregio afjai tempo} O*fra taltre ‘\no infera

mo lodato mfinitamente .peraoche ei yalfe tanto in ejueiìaartCjchefi dice il Re

^ttalo hauer comperato ~)>na deliefte tauole cento talenti.vijjealmedefimo te-

porefon Protogene,fuddito de’ Rodiani,di cui alquato difoprafi difje,pouero mtà

to nelprincipio delfio mettere,e di cuifi dice,che e^lihaueua daprima ejèrcitato

lapittura in cofe baj\e,e quafi haueua lauorato a opera^dpignèdo lenauiimafu di

ligente molto,e nel dipgnere tardojefajìidiojò^ne cofi benem efjofijodiifaceua.ll

yanto dellefue opereporta lo laltfò- ilquale infino altempo diVefpafiano Impera

dorèfiguardaua ancora a Rema nelTempio della Pace . dicono,che nel tipo che

eglifaceua cotale opera nonmandò altro,che lupini dolci,fodufacendo a un tem-

po medefimo con tfi alla fame , allafereper mantenere l’animo, 0" ifenfipiu

faldi^e non y-inri da alcuno dilerto.quattro yolte mife colerefopra colore a quella

opera riparo contro alla y-€cchie7:^,efchermo contro al tempo,acciò confuman

dofi l’uno,ffccedejje l'altro di mano in mano.ycdeuafim quesia tamia Uefa *V»

cane di marauiolioja belltiì;^fatto da l’ane ,0 infime dal cajhin coiaimodo,

yoleua egli ritrarremtorno alla bocca-deicane quellafchiuma^la qutdefanno ica

nifaticati,0 anfana, nepoteuam alcun ffiódo entrofodlifaruìfi, borafcambia-

uapennello , bora con la [pugnajcancellaua i colon
,
bora infume li mefcolaua,

che harebbepur yoluto^che ella yjcilje della bocca deh'anmale ,
e non che lapa-

rere difuoraappiccata, ne fi contentaua in modo yeruno,tanto che hauendomfa

ticato intorno molto,ne rmjcendogli meglio l'ultimayolta, che laprima-tCon

3;a trafje lajpugìa , che edi haueua in manopiena di quei coleri net luogo iìcjjo

,

doue edi dipgneua. marauiglioja cojafu à yedere
, quello che non haueuapotuto

fare con tantofìudio, e fatica Carte,lofece il cafom yn trattoJòlo.percioche quel-

li colori yennero appiccati intorno alla bocca delcane di maniera , che ellap&ue

propriofchiuma , che di boccagli yjcijje . Quello JìefJo dicono ejjere auuenuto a

Nealcepittore , nelfaremedefmamente lafchiuma alla boccadyn caualio an-

fante,o hauedoloiqiparato da Protogene.^ o effendoii auuenuto il cajÒ medefmo,

Qmfiafgura é Protesenefu quella,che dtfeje Rodi da Demetrio Re, il quale fie

famente congrande ejèrcito la combatteua.perciochepotendo ageuolmentepren

dere la terra dallaparte,douefigtardaua quejìa tauola,che era luogo menforte

,

éfbitando il Re, che la non yenijje arfà nellafuria de'Joldati, uolje timpeto del-

tho{le aitroue,0 in tantogh trappafò toccafwne di yincere la terra. Stauafim
quedo tempo Protesene in ynajua yilletta

, quafi fatto le mura della città , cioè

dentro alCefor:^ di Demetrio-, e nelfio campo . neper combattere , chefijacejje,

neperpericolo che e’portafelafiò mai di lauorarc. echiamato ynafata dalRe,

9domandato in (ù che eglififdaffe , che cofi ^lipareua darficurofuor delle mu-

ra-, nfppfe }
percioche eglijapeua molto bene , che Demetrio haueuaguerra con i

JRodiani,e non con le arti.Pece Demetrio,piacendogli la rijfójìa di quedoartef^

ce



GìOVAMATlSTA MDRIANI,

ceguardare,che' non [ufse dd alcuno noiatò,o offefo. eperche e^linonfihauede a

fcioperare^ (j>ej]o andana à ‘Vifitarlo. e tralafciata la cura delle armi
,
e dellholìe

molte ‘Volte lìauaa 'Vederlo dipi^erefra i romori delcantpo^&‘ ilpercuotere del

kmura.e cjumeifi di(]e,poi che (juella dipintura,che e^h allora hauettaframano^

fu lauorata (òtto ilcoltello.e c^uejìofu (juel Satiro di maraui^liofa belìe:^;^, ilqua

le,peruoche e^li appo^o^iandofia 'vna colonnafi ripofaua,hebbe nome il Satiro ri

pofmtefi-y il<juale-,<juafi nullo altropenfiero lo'toccafje , miraua fjò
‘Vna fampo^

tma^che evh teneuammam . Sopra a cfuella colonna , haueUa anco ouelmaejìro

dipinta “Vna (jua^lia tantopronta,e tanto belld,che non era alcuno,chefènica ma
raui^lia la ri^ardafje . alla cjuale le dtmefliche tutte cantauano, inuitandola a co

battere, moire altre opere di (jue^ìo arteficefi lafcwno indrietoper andare a fli al-

tri,che hebberopreoio di cotale arte . Fraic^ualtfualmedefimo tempo u^fclepio-

doro^dquaìenellaproportione'Valfel'nmondoìeperòdaJìpelleerainquefìoma

rauigìiofamente lodato.hebbe da Mnafòneprencipe de^li Elatenfi,per dodici dei

dipmtiìiftrecento mineper ciafcuno. Fra quelli,menta d'efjer raccontato Nico-

macQ-if'dmoio, o difcepolo di .Artfìodemo , ilquale dipinjè Proferpina rapita da

Plutone , la qua!tamia era inRoma nel Campidogliofopra la cappella della Gìo-

uentù. e nelmedefimo luo^ò ‘Vn'altrapur difua mano-,doue fi 'vedetta "VnaVitto

ria-,la quale in alto neportauayn carro infieme con i cattagli.Bipmfè anco ^pot

io , e Diana , e Rhea madre degli Dei
,
fedentefopra “Vn leone . medeftmamente

alcune ^louenche con alquanti fktiriapprejjo, mattodi 'volere inuolandole trafi*

gar yia-,0* >«rf Scilla, che era a Roma nel tempio della Pace, niuno di lui inque

jla artejupiuprelloé mano.efi dice, che hauendo tolto a dipi^ere "VnJepolcro,

che faceua fare a Telefìepoeta.Anjìrato prencipe de' Sicionv,m termine di non

molto tempo,<& effcndo'venuto tardi a 1operaie crucciandojène,e minacciandolo

^njìrato,e^lt inpochifimi giorni lo dette compito con prejìe:i^,'^ dejìret^s^

maraugliofa.Difcepofi fuoifurono .Andidefratelio fìto, Ò" .Artjìoclefigituolo, e

Phiioxeno dHeretria.di cui fi dice efjereJìata'Vna tamiafattaper CaJjandroRef

entroui ritratta la battaglia d’.yélefjandro con i PerfuU qualfu tale^che non meri

tadefjere lafaata indietroper alcun'altra. Fece moke altre cofe ancora,imitando

Uprede:i^adclmaeJ}ro,&trouandonjme'Vie,epiu breuididipisnere-Aque-

jlifia^un^hmo Nicofane penule,
e
pulito artefice,e Perfèo difcepolo d.Apeìle,il

quale moltoju da meno delmaeslro. Furono almedefimo tempo alcuni altri,che

partendofi da quella manieragride di quejii detti di [opra efercitarono l’inge^

,

e l'arte in cofmolto piu bajje, ma chefurono tenute inpregio affai, ne meno lìi-

mate delle altre.Traiqualifu Pireo,chedipi^eua, eritraeua bottegheé barbie-

n,dical-r^lat,tauerne,dfim,lauoratori,ec^ifattecofeyOnde-e^litrAffeancoilfo-

pranome,cb€fi chiamaua il dipintore delle cofè bdffe.le quali^nódimenoper efjere

lauorate co bella'arte non erano {limate meno,che le ma^fic'h^&‘ le honorate,

^hri fu che dipinfe molto bene lefeene delle comedie^ Gr da quello hebbe nome,

(^altri altre diuerfècofèiyariando affai dalli^aui,€celebr.atjpittori, non fen'rii

^ande
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^dnde ytileloro,eéletto altrui. Fu ancopj all’etàd.Auguro ynLu(ito,ilprfy

monche cominciale à dipignereper le mura conpiaccuoli^imo affetto yiHedor-.

gie,»iardini,jh'alherefron:^te,felue,bojchetti^')'iuai,lao-hi,riuierejitiy&‘piace

uoliimagini ai riandanti , dinautginti., é yetturoL^^edaltrefintili cofè in bella

prolpettiHd} altri,chepefcauanOyCacciauano,yendemmiàuano,fem'mine che coi'

reuanoiefra cjucjìe 7noltepiaceuole:ì^,e cojèda ridere ntefcolate.Ma e’pare^thff

nonfieno Qati celebrati di quefli cotali alcuni tanto guanto quelli antichi, i quali

tn taudefòlamentedipinlèro.epercioèingrandijlimariueren-^atantichitd.per

cioche queiprimiartefcinon adopcrauano l’arte loro^
fé
non in cofe^ chefipotcf

fèro tì’amutare., efuggire legume, e gfincendq,& taltre rouine. agli antichi

tempi mGrecianempublico-,-neinpriuatononfitrmuamuradipinte da nobili

tmèfci. Protogene yijje in yna-jaa cajèna conpoco dorto-jfen^^ ornamento alca

no diJùa arte.Apelle nmno muro dipinfègiamai. tutta tarte di quefìifolem mae

fhi^fi daua all: communi, ilpittorbuono era cofkpublica riputato. Hebbe al-

cuno nomepoco-mona^ alla etàd'Au^fìs'ync-.Arellw-:^! quale futantodijJolH-

to nello amcfre dellefemmine.f

I

h mai nonfu fen^èa, eperciò dipignendo dee (èm~

pre yifi riconofeua drento alcuna delle daluiamate,e lemeretnct {ìejjej'ra que

Hi detti difòpra nonfi yuoi lafiar mdietrO’Pattfia SicmniOf'difcepdo-di quelPan

flo.che fu anco maejiro dApelle., ilqualeliare,chefulJeilprimo,checommcw 4

dipignereper le cafe ipalchiy0* le yolte,ilche innanti noniera yJàto.Dipigneua

cofluiper lopiu tauolettepicchieremafimamentefimciulli.ilche ifuoi auuerfarif

diceuano jarfidalui:perciochequelmodoéLmrccreeramoltolur^o,onde egli

per dcquifiarenome di follecito,epreJlo dipintore quando yoglia^o mfo^gkene

yenifjefece inyn giornofalò yna taudacia quale da quefìo fu chiamata illauom

dynjologiorno,entrouiynfanciul dipinto molto beh. Fu innamorato cofìuiin

Jùagmane:^^ d'ynafanciulletta difua terra,chefaceua ^illandedifiori,e rfc»

nell arteyna infinità difori di mille maniere, quafifacendo con lei., cui egli ama-

ui,agdxa i^ in yltimo dtpinfè lei con ynagrillanda diforiin mano, la quale el-

la tejjeua,e quejìa tauoiajufilmata di^andtfimoprelibo, da colei,che Vera

entro dipinta,hsbbenome Ltgrillandat€jJente.ilritratto della quale di manodm
altro buon maelìro comperò Luculloin Athene duo: talenti. Fece quefìo artefice

medefimo alcune altre opere moltomagnifche, comefuynfacnfcio di buoi del

qualefe ne adornòin Romala loggia di Pompeo Magno ; alteccellen:^a della qua

le opera, adinuentionefi fonoprouati darriuare molti ,
ma niuno yi aggiunf

gfamai.Fgliprimieramente,yolendomoHrare con bella arteUgrande^i^dyn

bHe,hdipmp nonper lo lungo,ma in ifcorcio, 0*in tal maniera,che la lunghe^ì^

yiappariuagm(lifma,epoi conciofia che tutti coloro, che Lsnofarpare

re inpiano alcuna coja di ribem adoperino colorchuro,e bruno,mef:<ÀandQli in-

fume con certa ragioneriepr(por:ì^ones egli lo dipmfe tutto di color bruno,edelme

deftmofece apparir fombrehi corpo .^ande arte certamentenelpiano farpare-

re le cefe di nheuoye nei rotto intere i Vifje cofui in Skioncyche lur^o tempofti
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(puilà terra (juaft la caja dellapittura , CìT* onde tutte le nobili tauolCf che molte--

yenehebbe
,
per debito dei comune pe^ncrate

,
furono poi portate a Rema da-

Scauro £dtle^per adornare nellajita magnijicafciìa ilforo Komano.Dopo quefto

Paufia Eufranore dà Ijmo aua^ tutti eh altri difua ctà,0'yife intorno agli a»

ni delia Olimpiade batte intorno a tanra> di Roma 4^0 . aue^^a,che e^li la

norajSeancoinmarmo.,inmiialIo,&>inargeTocolop,&* altref^ure,chefu mol

to a^euole adimprèderequaluche fifujje di queiìe arti ^ ma bene le efercitaua co»

moltajatica,&' in tuttefu u^ualmèie lodato . Hebbe yanto defpe ilprimo che

alle macini degli Heroi de
fé

tale maejìàtqualca quecltfi cóuiene, e che nellefue

figure yfafe otimamentelepropor^oni , come che netfare i corpi allefuefgure

parefje ynpocofonile,e ne capi, e nelle mani maggior del douere . L'opere ai lui

più lodatejòno yna battalaé caualieri, dodici dei,yn Th?fh,jGprd ilqualefo/

teua dire ilfuo eferepajtmo dt carne , 0* queldi Parrafio di rojè . Vedcuafi del

medefimo a Ephejò yna tauola molto nobile
, doue era vhjje , il qualefn^fendofi

{ìolto metteua a ^moyn bue.,0yn caualio.E Palamede,chenafeondeua laffa

da mynfafcio di le^e.,^imedefmo tempofu Ciclia,yna tauola di cm comenen

te oli ^igonauticonferò Hortenfio Oratore,credo quarantaquattro talenti, 0-

a quejìafola aTufeoiofua yiBafabncò yna cappelletta . Di Eujramre fu dijce-

polo Ì4nudoto
,
di cmfidxeua efere in Athene yno con lofendo in atto di com*

battere,yno chegiocdUA alia lotta,yno chefonaua ilfìauto lodati eccefiuamen^

ie,Fu cofÌHiperje chiaro afai, ma mo'topiuper efere flatofuo difcepolo- NicU

Athtmefe,quegli che cofi bene dipmfe lefemmine,0 ilchiarore l’ofcuro nelle fut

opere coflbenerafembrò, di maniera cheleopere di luitutte pareuano nd-piano

nleuate, nel che egltfisf>r:i;ò,e yalfe molto. Topere di coslui molto chiarefurono

yna Nemea, la quale à Roma da Stilanofuportata.d'Afta,medefimament€ y»
Bacco, il quale era nel tempio della Concordia,yno Hiacmiho,il quale CefareA-
gu{ìopiacendo^ oltre modoportòflco a Roma dAlefandria,poi che ejjo theb^^

veprefa. e perciòTiberio Cefere nei tempio di lui lo confacrò a Diana .A Ephefo

épmf ilfepolcro mollo celebratodtMegalifiafteerdotefa di Diana. In Arhcniy

fmfemij dHomero, chenella Greca linguaf chiama Necia, ilquaie egli dipmfe.

ton tata axten‘i:iont diéo,0 con tato affetto,che beneffefo domadeuU^fuoijcL

militari,fe eoli quella mattina haucua defmato 0 nc>.la qualpittura,potedoia yen

dere alcuni écono a Aitalo Re,0 altri àTolómcofefanra talm,yuliepiu lolla

fame dono allapatriafua. Dipinfe inoltrefgire molto ma^gori delnaturale , ciò

furono Caiipfo, Io,Andromeda, Alefjandro, chea Romafi yedeua nella loggia

diPopeo,0ynakraCaìipfo a federe . Funelritrarre le beshe marautghofo,0

icaniprincipalmente . Quefii è quel Nicia,é cuifòleuadire Prafiteie,domarh-

dato qual delle (ùejigire di marmo e^li hauefeper migliore,quelle a cui Nicia ha

ueua poflo tyltima mano,tanto daua e^li a quelkyìtma politura,con la qualeft

fnifconole(laTuè.Fugudicatopareaque{loNicia,eforfèma2gioreynoAthe’

moneMaronite difcepolo dt Glauconeda Coramo , tutto che nel colorire fufeal-t
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iftidntoj>ÌH dudeYOyma tale mndimem,che ciucilafeuentk élettduaie cheneffae

te é Imfimojìraua moltofapere.Dipinjè neltempio di Cerere Eleufina nellaAtti

ca FilarcOyé^ in Athent ^uel^ran numeroéfemmine,che in certi facriji:^ an

dauano àprocejsione con caneÙri in capo.Diede^li^an nomel'n cauallo dipin-

to,con hnOyche lo menaua.e medefimamenteAchille-yil qualefottohabitofemi-

nilenafcofo,€ra trouato da Vli fé e^li nonfufjemorto moltogiouane non ha

ueuapareakuno.Fu anco quafi a qucfìa etàmedefimamAthene Metrodorof*

lojòjotnfiemcmente epittore,& ^ande nell’'i/na, e nell'altraprofefione, é ma-

niera,che poi che Paolo Emilio hebbe utnto, eprcfo Per(è Re di Macedonia chie-

dendo agliAtheniefiyche ^li procacciafero un flofofo,che mjègnafjeà' figliuclt,

CÌT* unopittore chegli adornajje il trwnfo,^li Aihemefi di comunparere /i man-

darono Metrodorojòlo^giudicddolofiffciece a l’una cofa,(p* a l’altra,ii che appro

no Paolo medefmo. Fu anco poi altempo di Giulio Cefare dittatoreynoTmonta
co di Bilan:^o,il quale dipinfe yno Aiace, yna Medea,le quali tamlefurono

yendute ottanta talenti. Di quesìo medefimofu molto lodato yno Orerie,<(F/*y-

na Efigenia,& Lecito ntacjìro di efercitare igiouani nellepaleQre^ ancora al

cumAthemefiin mdtello,altri in atto di aringare,G7^aliri àfedere.e come,che in

tutte quesle opere sq lodatomoito
,
pare nondimeno che torte lo fauorijjemolto

piu nelGorgone, DiquclPaufiadettodt(òprdfufgliuolo,edi[cepoloAritìolao^

pittore moltopuero-, del qualefurono opere Epammonda'^Pericle^Medea, la Vir-

tù,Tcfeor,&* d ritratto dellaplebe diAthene^& unfacrifcio di buoi.Fìebbe an-

chora a chipiacque Menochare épepolo di quello lìefjo Paufta, la yirtu,& dili

gen^^A delqualemiendeuanopiamente coloroyche erano dellarte. Furando nel

colorire,maabondantemùlto.TraleoperediCHÌfono celebratequen'e,Efculapio

con leprimole, Igia-, Egle.,^ Pane, e quellafgura neghittofa , che chiamarono

Ocno,che èynpouero huomo,che t^jje ynajune diJlramba, yno afino drie-

10,che lafimangia,non accorgendopneegù.Equeiìi che noi mfmo a qui habbia-

moraccontdtifurono di cotale arte tenuti i principali . Aggiugnerannofi alcuni

altroché lifecondarono appreffo^non giàperordine di tempo nonfipotendo rmue

nire l'età loro coftapunto^come Ari{loclide,il quale orno iltempio del DelficoA-
pollo^^Antiploi cut è moltolodatoyn fanciullo, chepfianelfmco,talei

che tuttaynafian:^apne alluma . Medefmamente yna bottega di !ana,douefi

yeggonomoltefemmmem diue^e manierepllecitar ciafcuna ìlfto lauoro . Vno

Tolommeo in caccia, yn SatirobelhjSimo conpelle diPantera indojjo. Ari-

tìijfane ancora è in buon nomeper yno Anchelaoferito dal Cignale con Ajìipa-

le dolente olirà modo. inoltreper yna tauola entroui Priamofafemplice Cre-

den:^a,flnganno,VlifJe,^ Deifebo. Androbio ancora àpinfe yna Scilla,mo->

jìromarino^chetdgliauatancoredelnauiliode’Perft.Artemoneyna Danae in

mareportata da' yenti,& alcuni corpli,i qualicon ijìupore la rimirauanoja re

gma Strdtonicd,yno Hercole,(^ yna Deiamra. Ma oltre a modofurono di lui

chiare quelle che erano in Roma neiieloggiedfOctAuia, Ciòfuronoyoo Hercole
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fuìrìiotite Ita,che nclli{}tra ardendolelajcmdointetratl)UmanoyerariceuM$

m Cleto nel diurno dicommparere degli dei.,^ la {ìoriadi Nettuno, e <fHirco-

le intorno a Laomedonte. kkidamo anco difnnjè Diofippo,che ne’giuochi Ohm-

pici alla lottainfieme, &allepugnahaueudumto^comeerainprouerbio,fen:ì;a

poluere. VnoCrhefiloco-,ilcjualefudilcepolod'^p€!IeritraUeGioue,enel')>ero

conpoca reuerenii^ia in atto diWerpartorire Bacco, lagnantefiagufa difemmi

na fra lemani delle leuatrici,con molte delle dee intorno,ìe quali dòlenti-,0‘ la^i^

manti mmijìrauano alparto. Vno Clefide.,parendogli hauernceuuto ingiuria da

Straionicd regina,non efendofato da lei accettato, comepareua (è li conuenijje

dpinfe ilDilettomforma difemmina infume con unpefcatore , chefi diceua ef-

fereamato dalla regirìa.,&* lafciò quefa tauola in Ephefo inpublico, e miniata

yna nanecon^anprefìeii^fauoritij da’yentifgvi yia.ìa reginanon yolle che

ellajojje quindi leuata,come che queiìo artefice Cnauejjemolto bene rajjemhratd

in quella fì^ura.,&‘ ilpefcatore altrefi ritratto alnaturale . Nicearco dipmf V
nere,e^ Cupidofra le Granfe.,^ yno Hercole mefo in atto dipentirfi dellapaT^

ts^a.Nealce dipinfè yna battaglia nauale nel Nilo,fraiP€rfi,i& gli Egittij.eper

ciòcche le acque delNiloper la ^ande:i;p;a di quelfumé rajjemhrano dmare, ac

ciochelacoja fufjericonojciutaconbeltrouatOy egrai^amarauigliofi , dipì'nf

alla riua yno afnello , che beeua ,&poCopiu oltreyn^an cocodrillo in airuato

perprenderlo . Filijco dipmfeyna bottega d’yn dipintore con tutti ifuoior%^i,

(^ynfanciuUo,chefoffaua nelfmco.Theodoro>« chefijòjfaua itnajh:il mede

mo dtpinfe Orefe, che yccideua la madre ,^ Egilìo adultero : d? itipiu tauole

k guerra Troiana^laquale era in Roma nella lòggia di Filippo, yna Calandra

neltempio della Concordia. Leontio dipinfe Epicuroflofofopenjòjò^e Demetrio

Re.TauYÌfco yno dì coloro,chejcagliauano in aria li difcogma Clitennefra.,yno

Polimce, il qualefiapprefaudper tornare nello (iato

,

>« Capaneo . Nonf
deue lafciare indietro yno Erigono macinatore di colori nella bottega di Nealcé

,

il qualefalfinma ecceden:^ di quef*arte,chenonfòlo eglifu di granpregio,ma

diluì ancora rimafe difcepolo quel Paufia , di cui dijopra habbiamo detto , chef»

molto chiaro neldiptgnere . Bella cofa è anchora., (f* degna dejjereraccontata, '

chemolte opere ylnme,&nonfnite di corali maefrijuronopiu limate, dT*pi»

tenute care,<^ conmaggiorpiacere,& marautglia riguardate.,che leperfettivi

me^i& tiritere
.

quale fu l’Iride di .Arillide , i gemelli di Nicomaco
,
la Medea

diTimomaco,ekVenere di^pelle,é cui dijòpra dicemo . Qg^lìe tauolejuro^

no ingrandifmopregio, 0*fommamente dilettarono yedendof in loro,per i dift

gni rimaf, ipenfieri dello artefce : quello che di loro mancaua , conyn certo

piaceuol dijjiiacerepiufi haueua caro ,
che ilperfetto di molte belle ,^ da buon

maefri opere compiutamentefornite.E quefi yoglio,cheinfmo a qui,fra li quafi

mfiniu.,che in cotale arteferirono mi bafìi hduereraccontati,li qualiper lopiu o

furono Greci, 0 delleparti alla Grecia yicine. Hebbero àncora di cotale artepre^

,

gio alcune donne, le quali di loro ingegno, maefria abbellirono l’arte del ben di

€ I pignere.
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pì^n&t. Infra le (juahTimarete figliuola di Mkonepittore dipinjé DUna^
la tjualc in Ephejò fu fra le molte ,

&*molto nobili , antiche tauole celebrata^

IrenafigliHola , d?* difcepoU di Cratino , dipmfè ynajanciulla neltempio di Ctf-

rerein^ttica.^lcdìene >«0 Saltatile . ^njìarte p^liuola,&' difcepola di

Neareo yno Ejculapio . Martia di Marco VarroneneÙaJùa ^louane^^ ado-

però ilpennello , (jT* ritraffepgifre , majìimamente difemmine , lafua dìeffa

dadoIpecchio > d?* fecondofi dice niuna mano menò maipiu yelocepermeilo} Ò*

trapalò di^an lunga Sopilo,& Dionifwpittori deUajùa eta,i (fuali di loro ar-

temoltiluoghi empierono , O* adornarono , Dipinjèanco yna Olimpiade, deda

ijuale ndrimap altra memoria^p nò ch’eda fu maejkadiMntobulo.Fu in gual-

chepredioanco ttpprefo i Romani cotale arte :popia che-iEabij honorati cittadi

ni nonfdegnarono hauerppra nome il dpintore. Trai ijualidlprimo che cofiju

perppra nome chiamato, dipin(è iltempio deda Salute tanno dl. dadafon-

daT^one diRoma, la (juale dipintura durò oltre ad'età dimoiti Tmperadon^&

irfinochecjiteltempiofuabbrupiato. Fu ancora in cìualchenome Pacuuiopoe*

ta, dada cui manofuidomotl tempio diHercoie nedt pia:i^:^d del mercato de

buoi. Co{Iui,comefidiceua,fitpgliuolo d’ynapredadtEmio poeta,0*pi chia

ra in lui'.cotale artemoltopiuper efprefata accopapnata dada Poefia.Dopo co-

f.oronontromiomRomadaperpne-mbilicotalearte eferelìata e(èrcitata,p

non CIpiacefemettere in (juefo numeroTurptlto caualier Romano, ilquale a

Verona dpinpmolte copje qualimoltoten^durarono . lauoraua cofui con la

ftnijhra mano, ilche di nium altrofifa efjereauuenuto . di cuioperafurono molto

lodatealcunepicciole tauolette. jiter'w Labeoneancora,il quale erafatopreto-

rCì& haueua tenuto iloouerno dedaprouincia di Nerbona dipinp . Ma queilò

fiudio negli yJtimi tempi apprefjo tRomamera yenutom difpregiO',& riputato

yde. Nonyoglioperò lapiar di aire quedo,che di cotale artepudtcafero i primi,

maggior cittadini diRoma. Percioche a Q^ediQ,nipote~^quelPecuOfChe era lìa

to conpio,^ haueua trionfato,^ cheda Giulio Cefare neitelammo erafatò

lapiato inparte herede conMouflo, ejjendo nato mutolofugiudicato da Mejjtda

quelgrande oratore, delia cutfamiglia era l’auola di quelfanciullomutolo, chefi

doue^e mpgnarea dipignere,il chefu confermato da Mgu(lo,il quale faliua di co

talemeJn^an nome.,p in breue nonhàuefjepnito i giorniJùoj. Pare,che tope-

re dipittura comincia(Jero inRoma ad efpre inpregio altempo é Valerio Majk

mo ; quando Melala ilprimopofè neda curUdi Hopilto,doueftj}rgneua il Sena

to,yna battaglia dipinta,neda quale egli haueuaJn Ciciliayimo i Cartaginefi, et

fieroneRe l’anno dadafondai^one é Roma ^5)
0. Fece quello medefmopoi

L.Scipme.,ilqualecùnfacrònelCampidoghQyndtaHQU,doueeradipmalayit

toria.,cheeglihaueuahaj4utQÌn^fia. E'f dice,che ilfratillo , Scipione .Africa-

noJhehhe molto a male, conciofujje cofa , che in quella battaglia medefmailp-

gliuoldi luifufprimap prigione , Giouò moke a teferefatto conjólo a Hofido

.Mancino,tlmencrempHkl{r,oynafimiltMoU^4oMerAépiiììQilfm>Ù'l’ape~



GìOVJMSMISTJ ADRIANU
io di CdftA^me , chep Iqetmcò dgrandemima ilpcondoAfricano , il(juale

confalo fhaueualÓ^iovata ;percmhe Mancino[ìatta prefente^imoflrandoalpo

polo,che defiderauadi intenderle copiper cofa.e ejuejìapuhlica cortefia, come noi

écemo adottenere ilfommo magOrato li fece nanfauore, . In dipoi moltian-

nifornamento dellapena diAppio Pulchro tenuto marauigliop, ilqualefi dice^

(hefu di fi bellaprofettm,che le cornacchie, crededolo yero al tetto dipinto yo.

lauanoperfprapofaruifi. Ma ledipintmforefieri^perquawioritra^o, allora

cominciarono adejjere care, tenute marauigliofe
;
quado L.Mummio,il quale

per haueryinta tÀchaiaparte della Grecia,hebbefpronome tAcì}aico,cofigrò
altempio di Cerere ynatamia di Arijìidespercioche nelyendere lapreda,hauert

do tenutopoco conto dimoke co(è nobili, ydendo dire^che dttalo Re l’haueua

incantata yn^annumero di denari , marauigliandofi delpredio ,& eslimando

per cantone defo,che in quella tauola-douelje ejjere alcuna yirtuforfaluinafo-

fa yolle, chelayendita fiflomajfe, dolendofne.-, lamentandofne molto quei

Re.Et quejìa tauola dellefarefierifi crede^chefujje laprima, chef recafé inpu-

bhco.Ma Cefare dittatore dipoi diede lorojranéfima rtputa:^one-, hauendo oU

tre a molte altre confidato neltempio di Venere, originedifta famiglia^yno
Aiace ,^ yna Meeua -ifgurehelltfime . Dopo lui Marco Agrippa piu tofo

roì;p^ dìfimil leggiadrie , che altrimenti comperò da quellidi Ciii^co di Afa due

tauoltAiace ,&Venere^0* le mif inpublico, 0* eglifejjo con lungo ,0 bel

jermone s’ingegnò dipervadere, acciò checiafuno nepotèfé
prender€.<iiletto,0

chepiu fèlleàaornajjeU città-i che tutte cotali opere fi douefero recare a comu-

ne, dcheera moltomegiio ,cbe-quafiin perpetuo efilioper i contadi,0 nelle

yille de priuati lafiarle ìnuecchiare, 0 perderf . Oltre a quefe poi Cefo-

re Aguiio nella piu bella, 0 piu ornata parte dei-fio foro pof due tauor-

le beilifime ,
l’imagine della guerra legata al carro del trionfante AÌefJandro.

di mano di Apelle , 0 1 Gemelli,0 Uyktoria . Dopo coforo fTecanda-

fila cofa ad honore , 0 magnifcen^ furono.molti , i quali ne i loro ma-

^ifchi templi, 0 ampie loggie, 0 .akri fuperbl edifcijpublici infinite ne

conftcrarono . Et andò tanto oltre la cofa ,0 a tanto honoref le recaro-

no, (potendo ciòche yoleuano i preocipi Romani , 0 i pofenti- Cittadini^

cheinbrieue tuttala Grecia,0 tAfia, 0 altre parti del mondo nefurorìp

jJ}Oglicue,0Roma nonfio inpublxQ.,jna inpriuaio ancora fne riuefì,0je

ne adornò durando questa sfrenata yo^tia moka, 0 moke etadi, 0 mol-

ti Imperadorifne abbellirono. Etcomequeùoamennenflecofedipmte,cofi

0 moltopiu nellefatue di bron:i;p^0 di marmo,delle quali à Roma nefupartii

to d’altronde, 0.nejufattof^annumero, che fi tenenapcr certo, cheyifuffe

piufatue,chehmmmi : delle arti dede quali,e de maefripiu nohikdi efe, è tepa

-homaiychecome habbiamofatto di;'pittort,0 deke p.iiture,cofidnco alcune cof

'r.ed!CÌamo,quantopevòpare,cbealM(ìroproponi)nento fconuenga . Etperò

s£hs eolipavp,ihcÀ'rMa>j( ^ comune atpoltearti nonjipotendo cofi he
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ne dimfare nelL mente dello ortejice-yKe cefi ben dij^are lep^ure^ìecjuaìifi deo^

noformare ,* diremo,che quefìa artefia madre di turce quelle, che in tutto,o inpar

te in qualunche modo rileuano,majlmamenre,che noi trouiamo, che quefìe p.^
re di terram queiprimiJecohfurono in molto honore, O* d Roma mafùmamen-

teqaando t cutadimyi eranoro:^! ,&* ilcomunt pouero-tdoue hebbero molte

ima^tni di quelli dei ^ che ejiiadorauano di terracotta-, e ne facripcijapprejjodi

loròfuronom yjò i yafi di terra. moltopmfi crede,chepiacefe alli dei lafem-

plicità,!^pcuertà di queifecol!,che toro, O" Tormento-,& lapompadi coloro, lì

qualipoiyennero, ilprimo , chefi dice bauer ritratto di terrafu Dibutade Sicio^

niOfChefaceua lepentole in Corantoj^ ciòper opera d'ynafuafeliuola.,{a quale

ejjendo innamorata dynciouane', cheda lei fi deueuapartire-,fi dice, che a lume

a lucerna,con alcune linee haueua dipinta tombra della faccia di colui-, cui ella a-

maua , drento alla qualepoi ilpadre efendalepiaciuto tifano, ildifemo della

p^liuola, diterra ne ritraffetmacine , rieluandola alquanto dal muro', eque,

{lafigurapoi afi una , con altri fuoi lauori mifenellafornace -,^ dicono , che

la fu confecrata al tempio delle NinfeC^ che ella duròpoi mfino al tempo , che

Mummia confalo Romano disfece Coranto.y4ltn dicono,che in Santo Ifolafu pri

micramente trouata quejta arte da yno ideoco Rheto, ynoTeodoro molto in

nan:^a que^o detto dijopra,& inoltre,che Demaratopadre di Tarqumio Prif
co,fuggendofida Corantofùapatria-, haueua portatofecoin Italia artecorale-,co

ducendo infia compagnia Eucirapo,^ Rutilammo maetìri difar di terrai^!!'

che da cojìoro cotale artefi
Jparjepoiper l'Italia-,& inTofcanaforì molto-,^

molto tempo.llprimopoi,che ritraefje le imagtni de ^li huommi col^efjo (ìempe-

rato-, delcauopoi facefje Icp^ure di cera riformandole mevhofi dice ejjere (hi

to Lifisìrato Sictonwfraiello di L!fippo.&* quefhfu ilprimo.,che ritraefje dal ui-

HO,eflendi>fisfor:^timnan:ì;;iaìui^lialtrimae(ìridi farle Jìatueloropiubelki

he eJSipotelJJerQ.&fu quejìo modo diformare di terra tanto comune , che ninno

cer buon maesìro,che eifufjefi mifeafareJìatuc di bron:^
,
fondendolo,o di mar

fno,o di altra nobile materia leuandone, cheprima non nefacejje di terra i mode-

gli.ondefipuò credere , che quefìa arte, comepiufemplice , molto ytile fufje

moltoprima,che quella-, la quale cominciò in bronti^ a ritrarre. Furono in quefìa

maniera difgtire di terra cotta molto lodati Dimofilo,eGorvafo-, i qualiparimen

tefurono dipintori,?^ a Roma deltyna,e dell’altra loro arte adornarono iltempio

di Cerere , lafciandoui yeifi ferirti fignifcanti , che la defra parte del tempio era

opera di DimofÌo,&' la fmislra di Gorgafo. E Marco Varrone ferme,chewnan

a cojìoro tutte opere cotali,che ne' templiaRomafi yedeuano erano fiatefat-

te da’ Tofani . (S* che quandofi rifece iltempio di Cereremolte di quellemagmi

Greche eranofiate delmuro da alcuni leuate,i quali rinchiudendole drento a tauo

lette d'afje leportarono yia. Calcofìenefeceanco in .Athene moltemagmi di ter

ra.eda lafua bottega quel luogo,che in Aihenefupoi cotanto celebrato,& dono

furonopojle tomejiatue,(ir da cotale artefa chiamato Ceramico , ilmedef.mo

Marco
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^ìycoVarronc lajciò fcritto , che a fno tempo in Roma fu >« buon maeQro^
cotale orienti cjuale e^li molto ben conofceua , erachiamato Poffonio , ilcjualt

oltre a molte opere e^re^ieritrajje di terra alcunipefcifi be^li ,&fi (ornigliariti ,

chenon^iharejiifapuro dijcemereddyeriy e daiyiui.LodadmedefimoVarro

ne molto yno amico di Lticullo
, i modeo;li deltjuale

fi
foleuano "Vender

e
piu cari ^

chealcunaltraoperadicjtialiincheartepce ìO^che di manodi cojlut f» quelld

hellaVenere, chefichiamò genitrice, la quale tinnaniì^ che fufje interamente

compiuta,haucndonefretta Celarefu dedicata, conftcrara nelfero, di mano

di (fueslo medefimo modcllodi^^ejjod’yn "Vafo grande dayino, cheyole-

Hafar lauorare Ottauio caualier Romano,,fi yendèyn talento. Loda molto Var

rene il detto di Prafitele, donale dife,che quejìa arte di far di terra era madre di

ogntalira,chem marmo,o in brò:^faccifigure di rilieuo, om (juale altrafi yogli

materia : ‘(p* che cjuelnobile maejìro nonfi mifemaia fare operaalcuna cotale

,

cheprimaditcrranonnefacejjedmodeuo. Ì>iceilmedefimoautore,cheque{Ì4 .

artefu molto honorata in Italia, fpetfialmentemTofeana . OndeTarquinio
Prifco Re de Romani chiamò ynTurlano,maejìro molto celebrato,a cui egli det

te afare quelGioue di terra cotta,chefi deueua adorare,c conftcrarenel Campii

doglio,
e
fmilmente i quattro caualli agiorati yiqualtfiyedeuanojhprailtem,-

pio . ef credeua ancora, che del medefimo maejìro fujje opera quello Hercole, che

lun^o tempofi yiddea Roma,e dalla materia,di che egli erafu chiamato l’Herco

le àt terra cotta .Ma,perchehe quella arte,come che daperfe lafa molto nohilèi

0* origine dellepiuhomrate tuttauia,peroche la materia in che ella lauora è "Vi»

le,0 1operedejjapofjonoagcuolmente riceuer danno,e^a(iarf,0'perìopÌH a

fnefifa di quelle ,
cheffondanoé brontì^o , 0*f lauorano dimarmo,

e
però che

coloro,che in efjaf efercitarono,eyt hebber nome
, fno anco in quefe altre chia

ri,ld(vieremodi ragionarepm di lei,0* yerremo a dire di coloro, che di bron:^ri

trahendofurono in maggiorpregio, che yolere ragionare di tutti farebbe cofafn»
t^^afne.FuronoapprcjlotGrecijtqualiqueJìearti moltopiuche akudaltra na^

tme,0 moltopiunobdmente tefrenarono, inpregio alcunemaniere dimetallo

tyna dallaltra digerenti,fcondo la lega di quello, e quinciauenne,che alcunef
guredepaf chiamarono Cormthie,altre Deliace,0^ altre Eginetkhe,non che iì

metallo di quella , o di quellaforte in quesìo , o in quelluogopernaturaffdcefe ,

maper arte mefcolando ilrame chi con oro,cht con argento,e chi con i{ìagno,0*

chipiu, 0" chi meno, (e quali mijìure gli dauanopoiproprio colore , epiu, e men

pregio,0 inoltreilproprio nome.mafum maggiore (lima ilmetallo di Corauto ,

0fupein yafdamentOyofuPemfgure,le qualijurono di talpregio, 0difi rara,

0 eccepiuabelle:!t^a,cbemolti grandi huommi quando anaauano attorno le.

portauanoper tuttofeo,0f trouafcritto,che Alepandro Magno ,
quando era

in campo reggeua ilfuopadiglione conifìatue di metallo di Corantoje qualipoift

Yònoportatea Roma.hprmo,chepupe chiaro inqnesla forte di lauoYop dice ep

Jèrejìato quelFidiaAtheniefe cotanto celebrato, il quale,oltre a lo hauerfatto nel

temliin
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téfì^io olimpico (^uelGìoue dello auoriofilande, fi yenerado-,feceanco moì

tejìawe di bronUip.& auen^a,che auanti a lai qaeji’artefujjefiata moltompre

gjOy'&’in Grecia,^m Tofcana^0* altroue-ittondmemfi^iudicò che eglié co-

tanto auan:ì^JJeciajcunOfChe in tale arte hausfje tauoraroyche tuttigli altri ne di

uenijjeroofcuri^^neperdejjero ilnome.FioriqueJìonoIjilearfejìcepcoHdoilcd-

to de’ Greci nella Olimpiade ottantreefima-, che batte al coro de'Romani intorno-

a tanno trecentefmofdopolafonda:^one di Roma,& durò tarte in buona ripu-

ta:ifonedopo Fidiaforfe centocinquanta anni , opocopiu,fedendofempre molti

dtjc€potiiprimimaeilri,i quali inqUèlìo furono quaft che fen'iiianume-

ro^&*queJ}e due
-y
otre etadiprodujjero il fiore di quejìaarte. Benché edeun*

yoitapoiefjendo caduta rijòr^efje, manonméCm tanta nobiltà, necontan*

to fauore . L’eccelleniiia della quale mi sformerò porrem quejie carte ,jècon-‘-

do-ycheio trouo da altri ejjerne flatojcritto. Etprima fi dice,chefuronofattefette'

^ma:^ne , le qualifi conjècrarono in queltanto celebrato tempio di Diana Efe-

fki,a concotren:^a da' nobilifimi artefci'.benche non tutte inhn medefmotenh-

po.la belle!ì̂ ,
0' laperfenwne delle quali nonf potendo cof bene da ciafcunif

ejìimare-, efjendo ciafcuna di
effe

degna molto d: efere commendata ,
mécaro-

no quella douer efere la migliore,(2^ lapiu bella-ycheipm degli artefciccheaku-

vane haueferojatta commendajSeropiu dopo la fuapropria. Et cof toccò ilpri-

mo yanto a quella di Policleto,ilfecondo a quella di Ftdia,iiter2;v a quella di Cre-

fìliaj^i^'cof di mano in mano, fecondo quefìo ordine Faltre hebberolapropria lo-

da.0* quesìo riputato y€rifimo.& a quefopoifette aajcmo, haue

doleper tali. Fiéa^olrre a quelGme (tauorio^ che noi dicemo , la qude operafu

dt toMa eccefma belle:i^y che.ninnof trouò, che con ella ardiileé^are^gtare

,

&oìtredynaMtneyuapttì‘d'aHorio-ychef^uardduam./étbene nel tempio é
quella dea

,

dT* oltre a quella Amatane
,
fece anco di bronco yna Minerua di

beliifimaforma . la qual^ dalla belle:^;^ fu la bella chiamata, yn altra anco-

rdy la quale da Paolo Emiliofu al tepio della Fortuna cofacrata.^ due altrefgu-

re Greche co ilmiùelhy le quali Q^Catulopof nelmedefmo tempio. Feceépi»

ynafgura di datura é colofo,^ egìimedefmo cominciòy&' moSìrò comef di

ce a lauorare con lofcarpello di hafo nleuo.Venne dopo Fidia Policleto da Sicio--

ne,della cui manofu quelmorbido
,^ delicatogiouane di bren:^ con la benda-

intorno al capo,(p* che da quella ha ilnome,tl quale fufimato, comperato ce

to talenti ;& delmedefmo ancofu quelgiouinettofero, O* di corpo robuslo
,
il

quale dalla hada,che et teneua inmanoycomefuona lagrccafduella,fu Doriforo

nommato.Fece ancor egb quella nobilf^ura, la qualefu chiamata ilRegolo della,

arte,dalla quale eh artefeiy come da leeciegiufìifimafhleuanoprendere lemifù-

redellemembray^dellefatte:i^,cheefSiintendeuano dtjare} efhmandoquel

U in tutte lepartifùeperfettifima.Feceancora ynoychef {IropicciauOy&yn&

ignudo,che andauappraynpiejolo, duoifanciulktti nudi, chenocauauo al

dadi, i quah da quefìo hebbero ilnome y t quahpoi lungo tempof uidatro aRoma

net
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ntìpa!<i^iiO<IiTitoIm(^tr<idore:de[LtqtMkoperdnon fiyiJemtdlaffiu evìnta',-

fece^medefimamente "Vn Mercurio chefimoiìrauA in Ltfmdchta^à^ "Vm Her’-

coleche eramRoma con ^nteo mfieme,tl(juale e^li in aria {oflenendolo,efirmi?

dolo yccideua. O* oltre a(]ue{ìe molte altre,le tjuali come opere di ottimo maejìro

furonoper tutto c{limateperfettijìime,ondefi tieneperfermo che egli dejje ultimo

compimento a c\ttejìa arte
. fuproprio di (jneiìo nobile artefee temperare,e con ti

h artejòlfcndere le.f{ejigure,che elle[opra l/npiefola tuttefi re^^ejjero^o almeno

cheparejje, cjuafiaHamedefimd-etàfuancocelebrato infinitamente Mirone per

quelli bella gmenca-iche e^bformò di bronzilo.taipialefu in yerfi lodati tnolto co

mendata.fianco yncane di marawglwfa belle\i^a , yno piouane chefea-

ffiauainariaildifcOyO'ynSatiro^ilcjualepareuacheflitpifje alfuonodella Sant

^^a-i&ynaMincrua,0*alcumyincmride^mchideìfci, icfuali perhaucr

ymto a due-yO a tuttipentarli opancrati^lififoleuano chiamare,feceanco <juelbel

lo Hercole che era in Roma dalcirco majìimo in cafa Pompeo marno .fece ifèpol-

fhrì^del Cicala,e del Grillocomenefmiuerfi lafciojcritto Brinapoetefja.fecefllo!

apollo 5 iltjuale hauendohinuolato .Antomotriunuiroa (jiteHi di Efefbfu (oro da

^guiìo fenduto efjendoli eiemfognoSlatoricordato . fu tcnutsche cofìutper la

umetàdeìlemaniere dellefgureyCperilmagpjor numero che e^Unefece, eper le

propotufom émtekfue operepiu dibgmtefepiu accorto di-^uei diprima.mapar

benechenelfareicorpiponefje ma^gioreiìifdiochenelntrarrel’animoyù* nel

dareIfirito alle f^ure,eche ne capelli,e nelle barbe-nonfuffepiu lodato,chefifuf

jè
fiata l’amica ro\e:i;p^-de9lt altri.feyirwsdaPittagora Italiano da Reggio in

ynafgurafatra da lui^epo^a neltempiodi ./Apollo a Delfo , lacfuale rajjembra-

ua yno di cjHeì campioni che alla lofta,& allepu^na infiememente eontbatteua-

no,e chefichiamauano Panchratislt. Vinfelo anche Leontiejil^ualea Delfo a co

ccrren3;apop alcunef^uredigiucatori olimpici..[olpcfimtlmenteilyinfeìnuna

helldfoura d'unfanciullo cheteneua *>» libro,edun^hro cheportaua frutte , le

^ualipgureadolimpiapotfiuedeuano,douelepiunobilt,ele pm raguardeuoli dì

tana la Greciafi còfacrauano. di (juePo medefimo artefee era a Siracufa un :^op-

po,il(^Hale dolendofi nello andareparcua che a chi tlmirauaparimele por^e do-

lore, fece ancora uno./4pollo,ilquale con l'arco uccideuailprpente
.
Quefìi ttpri’-

mo moltopiu drtifciofamente,e con maggiorpttiglie:^^ ritrape ne carpile tiene

& I nerui,CÌ7‘ i capelli,enefu molto commendato.Fu un altro Pitagora da Samo

dcfualeprimieramentefi eprcito nellapittura,
e
poifi diedea ritrarre nelbron:i;o,e

é mltoye^ifaturafidice che era moltefimigliame a quel dettopocofa,chefu da-

Meglio,€ nipote diforella,
e
parimente éfcepolo.di mano é cuiaRoma fi uiddero

Àcunemacini di Fortuna nel tempio dellapefa iddea molto belky me:^ignu

deteperciocommendateyemoltouolcntieKÌuedute . Dopo coporoforiLyfippo, il

quale lauoroun gran numeroéj^e,epiu molto che alcuno altroulchefi confer

mo allamorte fudjpercioche del prego di ciafcunapienaferbarfi una moneta do

*o,( quella mficm luogo tener^ardatOyefi dice che gli heredijuot ne tronarom
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fecento dieci,Ù* a talnumerofi tieneche arriuafero lef^ure da luifattSy e lauord

te,la qual cofa apenapar chefpojìa credereima nel "Vero che e^ti in quejìo q^'al

tro arteficeumcefje nonfpuo dubitare,efra le opere lodate di luijòmmameiepiac

que qiiellafffHrd,la qualepof^^ippa allo entrare dellefte iìufe ideila quale in

ua^hi cotantoTtberio Imperadore,che benché inmohe cofe Jòlefje uincere il fuo

appetito^ mafjimamente nelprincipio deljuo ImperiO',in'quejìo nondimeno nonf
potette tenere che mettendoueneun altrafmìle nonfacefe

quellaquindi ieuare-,et

in camerafiaportarlajaqualefu con tanta inéìan:^ da tutto lì popolo Romano

nelTeatrone con tantigridi richieBa^^che ellaqmif riponete Gode ella erafa
taleuatatcheTiberiobenchemoliol'haHejJecardneuoIlefare ilpopolo Romano

contentoritornandolaaifuo luogo. Eraquefaimapine^unoche f iìropiccia-

uaf^ura che troppo bene conueniua alinolo doueyigrtppalhaueua definata.ft

molK^elebratoquesloartepceinynaf^ura dunafemmina caniatriccebbra , e

in alcuni cani, e cacciatorimarauiehojamenteritraiti,ma moltopiuperlmcar-

ro del Solecon quattro Caua^liicheegbfeceanchieQa deRòdiani .RiiraJJequefo

nobile artefee .AlefiandroMa^o in molte manieretsmmciandcfi dapueritia,et

d’etàm eta.,(e^itando. ‘^na dellequalifatuepiàcemioòltreamodoa Nerone la

fece tutta coprire d’orofaqualepoiefendone fiatajfofiatafu tenuta molta piu

cara uedendouif entro leferitele lefefjure àoue era iìato Corocammefjo. Rin-afe

ilmedefimo anche Efefionemolto inirmlècod'.^leljandro. laqualf^ura alcuni

crederono chefufje di mano di Policleto-tma s’ingannarono:perciochePoiicletofu

forfè cento anni mantsf ad.Aleffandro:li mtd^mojecequella caccia di .Alefan

drofaqualepoifu confacrataaDèlfi neltempio di Jépollo . fece inoltre in Séte

ne unafchiera di Sauri, ritrajjecon arte merauigltofa rafjembrandoli umi Alef

Janeiro Magno,e tutti li amicif{OÌ,lequalef^ia-e Metello poi che hebbe uinta la

Macedoniafece traportarea Roma,fece ancora carri con quattro cauagli inmoU
temani€re,€fittenepercerto chee^iarrccafjeaquelìa arte molta perfettione.)e

ne i capegli i quali rttrafjemnhornefio,che nohaueuanofattoipiu amichile nelle

telìeflequah eglijece molto minori di loro.Feceanco i corpipiuafenati,epiufotti

h dimaniera che la2rande:ì^ nellefiatue n’appariuapiu iun^a : nelle quali egli

oferuò s^e marawgliòfap^vportionepanendof dalla^ofetì^ de^lt antichi ^ e

joleua dire che innanp^a lui i maefìn di cotaleartehaueuanofono lefgurefece»

àocbeelleeranOi&efifecoKdochelepareuano.Fuproprto di quello artefeetn

tutte quante le opereficoferuareo^nifottigliepiSKd^ congrandiffma diligenT^., c

gratia.RimaJerùdtlmalcmif^lmli chiari inquesìaartemedeftma. ejòprali al-

tri Euticrate.alquakpiupiacque.laferme:i^ delpadre chela le^aiadm
, e s’inge

gnopiu d
I
piacere n(l^aue.,enelfatero,che neidolce,e nelpiaceuole élettareido-

ueilpadre mafimametefucelebrato/kcoéhifum^an nomel’Hsrcole, che era

aDelj'o.,&‘.Aiejlandrocacciatore,€labattadiàd€Teffi€nfi:(p* ritratto di

Trofonio alfuo oraccìo.hebbeper difepolo Ttficrare anch’efo da Sidone, efapre

femolto alia maniera di l^tfippo ,talmentechealcuneji^ureapenafmconojieM
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flfflèle erànodeltunOtOddìiiltromae^ìrOyComefu unuecchioTebam: Demetrio

Me:Pew:(fìe(juellochecdn)lH}inhattu^lia,eélclé^lelìandro Ma^no^efurono

e^utjìi colali cotanto slirnati,^' in tantopregato tenuti,che chi ha fritto di colali

cofe eh loda eccejlmamente,comeancoun TclefancFoceo:il(^ua!eperaltro nonfu

apena conofciuro.percioche in Tefaglia,la doue eelt era ^uafifempre umuto tope-

refte erano Fìatefpolte.nondimencfper dioleumJcrittorifupojìo aparo

épohcleto^ e diMrone^e di Ptiavora.è molto lodata di lui una Larij^, unolApol

lo et un Càpione^ucinre a tutti i cì(j;^iuochr.dicunt difSero che egli no efaro iboc

ca de Greci,pero che eeh fi diede a lauorarem tuttoper Dario,
e
perXerfe Re Bar

bwrt,e che ne i loro re^nifm la luta. Praiìiteieancoraauuenea che nel lauorare

in marmoycomepocopoi diremo,fujle tenuto ma^ffiormaef{ro,e per cio ut babbi

hauuto drento^an nome., nondimenalauoru anche in krcn:^^ molto eccefmarne

teccome nefecefede la rapina di Proferpinajattada lui,eìEbrietà, l/no Bacco

(p' >» Satiro mfiemeé fi marauighofahelleii^ che fi chiamò ilcelebrato.& al

cune olire lecjuali erano a Roma neltempio-delia Felicità, una bellaVe

nere : lacjuale al tempo é Claudio Imperadore\ardendo il tempio figuafo

,

lacfuaìe era a nulla altra lecenda.-Fece molte altrefigure lodate,?^^rmodio , et

uiridgitonechem.AteneliccijeYOilttrannOyleciualif^Kre hauendofelc Xerfe

di Greaaportate nelregnofuQ,^lefjandropoiche hebbeuintola Perfa k;riman

dòg-a:^ojamenteaohJiteniefi,0’inoltre'yno^polIogmmetto che con larco

ujoflauaper trarre a una lucertola,laquale li ueniua incontro.,? da quello attobeh

he nome Lf^ura chefi chiamò lucenoUuccidente .Vidònfé luiparimente due

helhfmcfiguretunarajjembramemahoneiìamopliera che piangeua, e l’altra

Hn.ifemmmoÀimondoche rideua,efi crede che queSìafufe quellaPbrinefamo^

fifimameretrtcc.enetujkodiquellahonefadonnapareualamorecheeliaporta.

ua al marno,&'m quello della dishonedafemminatmirordopre?!;^,che ella chk

deuaavli amanti. Pare che ancofujìeritratta la correda di quejìo artefee in quel

carro de quattro cauagli,chefece Calamidc cotanto celebratoipercioche quefo or

tefceinformarcauavltmnrrouomaipareymanclfarelejigire Immane non fu

tanto felice,e^li adunque a doperà di Calamide,laquale era imperfetta diede ilcom

pimento a^gugiendoui ilguidator de cauaghdianemarauiglwfa.fuancomol

to chiaro in quesìa arte uno lpcle,ilqua!t oltre adaltrefgirejeceanome. deglijéte

nief una bellaIma con quefa occafone.era inAtene unafemmina chiamata

Liona molto jamiliare di Arifogtone,e diArmoéoper conto di amore , i quali

mAtene uccidendo il tiranno yollvno tornareilpopolo nellafta libertà.Co^ìei ef

fendo conftpeuole della congurafupreft^e con crudelifimi tormenti infnoamor
te lacerata non confefjo mai cofaalcunaé coiai conguria. la onde uolendo poi li

Atheniefipurfare honcrea quefafemmina,per nonfar cio a una meretrice

pofno atm sio arufice che ritraelJe Ima Liona, accioche in queiìafgirafiri

comfejje ilfatto,O" il ualor di lei,Hollono che ejjo (afaceffefn:^ lingua . Briaxi

feceuno Apolline^imo Seleitco un Batto che adoraua , Gp una lunone^ i.
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rituali fi ttideroa Romd neltempio delU concordia- Crefda ritrafjemoferitoamor

te nella qualf^urafi conojceua quato ancora rejìajjeé ’V/frf’, e quel Pericle ^the

niejèfdqualeper(òpranome fu chiamato il Celefle.Cefijòdorofecenel porto de^H

Jiihemefi yna Minerua marauhltofaj&^'^no altare nel tempio di Giouenel me

defimoporto . Canaehofeceum^jnollo chefi chiamò Filcfio,0' un Ceruto con

tanta art e[opra ipiedifofpefò che i
otto hor da 'yna^hor da yn'altraparte fipate-

na tirareynjòttilifSimofiìo.fece medefimamente alcunifanciulli a cauallo come

fe alpalio a tutta brirlia correfjcro.uno CÌTcrea ritrafje ^lefjandro magno,e Filip

pofuQpadre, e Clefiìauno-armaro di hajìa,&*yna ama:^neferira.Vn Demetrio

ritrafje Lifimachajaqualeera^ìatajkcerdotejjadiMinerua ben6^.ami,etuna

Minerua chdjì chiamo Mufica,però che t'Dra^hi iquali eramrnratti nellofeudo

•dt quella Dea erano talmentefatti.jChequando eranopercojHal[ìtenodella celerà

rifpondeano.ilmedefmo >» Sarmene a cauallo , il<quale haueua fritto delìans

del caaalcare .yn Dedalo fra quefìifu molto celebrato., dquale fece duoifan-

ciullettiii quali tuntaln-o nel bagno (Iropicciauam.di Eufvanorefuyn Paride, ti

qualefu molto lodato,chemyn(ttbietto medefimo fi riconofceuail giuéce delle

I)ee,tamante di Elenayetuccidita^d*Achille , del medefmo era a Rema yna

Minerua difotto al Campidoglio chefi chiamaua Catu!eiana,pero che yela hauo-

ua confà^rataLuttatio-Catuhi^ unaffrura della buona yemura , la quale con

fyna delle mani teneua yna ta:i^p^ e con taltraff
i^he di^ano, e di papaueri . il

medifimofeccunaLatona che dipocopareua chefufjeyfettaéparto., efi uedeua

a RomoiiìsItempìo-iMa Concordia,laquale teneua in braccio ifùoifoltolini .Apoi

lo-ye Diana.fece inoltre duefigure informa di i olofjòruna erala Vtrme ,
e taira

dito dimaramrlìofkbelle:^^,^ in olire yna donnojàie adoretua,&alfàcrificio

minifiraua,e Filippo,^* odleffaruhvfòpra carri di cauaglimguifié trionfanti.

Buthieo difcepolo di MironefeceynfanciuUochefhffaudnelfuocofibeUoeheft.

rebbefìatodegnodelmaelìroyegliargonauei., una .Aquila-, la quale hauendo

rapito Ganimede nelportaua in ariafi detìramente, che ellacon ^ artigli nò oli

xoceua inparte alcuna, ritrafje anco.Autoheo quel beigiouane umcisore alla lot-

ta. anoinedicuiZenofontefcriffeillibrodel fuo fimpofi&.equel Giouetonante

chefa le.éiiUis di Campidigliofu tenuto maraugliojò, uno.Apodo medefmame

te conia diadema^ Io tr-apaffato qui molti de quali efendofi perdute topere inomi

apena firitmouano.pure ne a^iu^neremo alcuni degli infiniti,fra i qualifuyno

Nicerato di cui manoaRoma neltempiodella Concordiafi uedeua Efculapio,^

Igiafùafigliuola, di Phtromaco una quadriga, (aquale era guidata da .Alcibiade

ritratto. Pùtide fece uno FFermafodito di fm^olarbell^n^^eleo^iadria.Sti

pace da Ciprifeceunmimdro di Pende,ilqualefopMb altare accendeua il fuoco-

perarrodimeilfa^tjicio. SillanÌQneritrafUunol4poilod&rQ. anch' e^li della ar-

te,ma ccjìfafiiaiofòye cofiapunto chenonfi contentando mat.difùa arte (ey’erd

pur drcnto eccellente ) benefpefjo rompeua,emadaua lef^efue belle, efinite .

Wc Ptafjedfoprmme chefi chimo .Apodoasroilbi:i;p^o , e b-ritriafje tanto
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tene che tu harejìi detto chenon jufjemacine di buomo^maU bi:i;s^ia ritrat-

ta al naturale,fece anco uno Achille molto celebrato,& un maelìro di eferdtare

mouani alla lotta.,^ altri viuochianticamente cotanto celebrati ,&' a^adi^

ttyfece medejimameme unaAmat^oneJacjuale dalla belle:^;^ dellegambe,fu dei

talabellegamhe.efiercjueiìaliiaeccellentia Nerone Jouunc-hee^ti andana fe la

faceua panar dietro. coPut medefimo fece diJhttillaHoro'ynjanciulletto molto

poi tenuto caro da <juel Bruto, ilcjuale mori nella battaglia di Teffaolia,ene acqui-

Pònomechepoipmprefichiamol’amorediBruto.Teodoroquegb che a Samo

fece ynUberinto,ritra^eancojèmedefimodi bron2̂ jigmtacut non mancaua

altro che ilfomgìiare,nelrelìoperù^m tèpo ceUbrjatjSimd, e difnifimo lauoroii

laquate nelUman desìra teneua una Ima,e con tre ditadellafmifìra reg^eua un

caìvo con quattro caua^li di opera fi minuta che una mojcajòlafmtlmemedi bro

\o con talefue copriua il carro lamda^{^ i caua^li.
e
quellafatuafi uide lungo

tempo a PrenefleiFu ancoraeccemein quejìaarte uno Xenocrate dijcepoloW
dice di Tiftcrate,e chié Eutichrate.tlquale uinjel’unodi eccellertela di arte-y e tal

trodinumfrodif^ure,eàllaanelìiafcrijJe.uolumi.Mokifuyono ancora chein

rauole di bron:ì;oAri(euo feolpiimo le batta^Le di Euincneye di AttaloRe di Fer

gamocontroaFranciofiyLqualipafjaronoinAfia.tracojhro furono Eiromaco

Stratonico,^ Antioono:Àqucdefcnpe(tncode!laar.tejùa.Boeto. betKhe fufe

maogtormaefhro nel lauoradifcarpello in argento nondimeno diJùa corte fi uide di

broncio un fanciullo che slrangoUua una Ocba.E la magiare ^e la migliorparte

di cotali operefurono a-Roma daVejpafiano Imperadore confagrats.aitonpio del

la Pace.e molto ma^gu»- numerodailaforet^ di Nerone toke di molti luqghiydoue

elle erano tenute carey^^m quelfuo ^anpalai^che eglififabrieò in Romapor

tate,&' in uarij luoghiper crrnamento di quello difjn>lìefurond oltre a i molti rac-

contandtjòpra alin i^nui,iqualthebberoqualchenomeinquePaane,liqua-

liraccontoi-e al prefente credo che farebbe operaper-dutabasìando al nofìru prOf

ponimento hauerjatto memoria di coloro,che hebbero nell’arte maggiorpregio,

furono oltre a queili alcuni altri chiari per ritrarre con ijcarpello in rame

argento , d7* aro calici , altro yajellamemo da facrijicij , e da xreden:i:;e

comeTn Lesbocle,hn Prodoro, yn PnAico ,f PolinwtOy che furono anco pit-

tori molto chiari .. E StratonicoSci)mo,ilqucdediljonocbe fudifcepùlo-éCri^

na . fu questa arte di. far di-bron:!^ anticamente molto in-rkjò in Italia.,

e lo moQraua quello Hercole ytlqitaleécono
e
feresiato da Euandro>CQnfagra

io a Roma ntlL pia:^ del mercato de Buoi . llquale fi chiamaua l Herf

trionfile:pero thè quando alcuno Cittadino Romano entrauain, Rsjma trion-

fando fi advnauaanco l' Hercolt dihabtto trionfale . Madefimamerisf lo di-

imoshraua quel lANOfchefucenfigratoda Nurna Pon^iiio il tempio del

quale , oapeno , o chiujo:daua femo di guerra , o di pace . Le éta del qua

Jc erano talmente figurate che e!fe fignijicauano trecento fejjanta cinque ;

molìraiuh
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mojìrando che era Dio dello anno,e delU età, mojìraualo ancora molte altre iìa^'

tuepttrdibroK^dtmanieraTofcanaJparfepermtacjudntal’ltalia. Epare che

fia cofa degna di maraugha, che efendo cjuefla arte tanto antica in Italia iRoma
nidt^uelìepo am'afìerùpiù li lddei,che efiadorauanoritratti di terra ^odi legno

intagliati,che di brons^o hatfendonefarteiperciocheinfinoaltempo^nel <juale f*

da Romani umtal^fia corali magmi di Dei ancorafi adorauano.mapoi quella

jèmpliatà epouerra Romana cofi nellepubliche , come nellepriuate cofè diuenne

rkcd,epdpofa,efimuroirutu> ilcoJìume,efucoftdanolocredera^euolmetetquA

topocodi tempo eliacrebbe,che altempoche.M.Scaurofu Edilee,che eglifeceper

lefèjìepubliche lo apparato dellapia^^^^che erdljì::^o diquelmagjiìrato fi uide

ro in uno teatrofola fariopa- quellafe{ia,&'in unafcena tremilafatuedi l»-on:^

proueduteuijó' accartateut come allora erahfaniì^a ut fare di piu luoghi. Mum~
mio quelche uinfeU Grecia ne empie Roma, molte neporto Lucuuo.,^inpo

co tempo nefu (poghata l'.jfia,0' la Grecia ingranparte ,
e con tutto ciò fu chr

lafiofritto che a Rodi in quefo tempo rierano ancora tremigliata-,nemmùrnu--

mero in yitene ne minoread olimpia,e molto maggorea Deljo.-delle qua!i le piu

nobili, e li maejìrt d'efe noi difopra habbiamo in qualcheparieracconfate;- nefolo'

leimàgmi degli Dei le figure deglihuommi rafembrarono^ma ancora cfaltri:

animali,mfra i quali nelCampidoglio nel tempiopiufcreta di Giunonefi uedeua

uncaneferitOjche fileccauatapiagadifi eccefiua fimiglian:i;a cheapena pare'

chefipolJa''Crederc.UbeìIe;^p:;a della qualfigura qudtoi Romanifimaferofi può

giudicare dalkogo doue eft la guardauano,e moUopiu che coioro,a i quali fi ajpet

tana laguardia deltcmpioxon do che drento ut era, no fi {limandofomma alcuna

didenaripari alla perdita di- quella figurafe ellafufjefata inuolataladeueuano-

guardare apena della tefa-N'e badò alù-nobìii artefci imitare,erafembrare le co-

fefecòdo che elle fono da natiira,mafeceroancorafante alnftme,e belbfime mol

tofopra ilnaturale,comeju l'apollo in Campidoglio alto trenta bracciafa qualf

gura Lucullo feceportare a Roma delle terre d’olire il mar maggiore-.e qualju ql-

la di Gioue nelcampo Manto,laquale Claudio .Apifo ucconftgro. che dalla uki-

nann^a del teatro diPompeofu chiamato ilGioue Pompeiano , e quale ne fu anco

unain Taranto fattaui da Lyfippo alta ben trenta braccia^ìa qualecon la gràde:^

fua-dA FabioMafmofi dijefè allora,quando lafeconda uoliapref quella città

mnfpotendo quindife non con grafaiica leuare,che cameneportò i’Hercole che

eramCampidoglio.,cofianconeharebbefcoquelIaa Roma porrata. Ma tutte

l'alti-e marawgìiedi coffatte cof auan\ò di^an lunea quel colojjo che a Rodia^

ni in honor del Sole,ì cui-guardia Tcui era qila ìfolafece Carete da Lindo difepob

di LifppOìilquaìe dicono che era altojo.braccia,ia qualmole dopo ')6.annt che el

li era datapiantata,fu-da ungrandfimotremuotoabatiuta,0‘ in terra difeja,

e tutta rotta,laqualefi mirauapoi con infinitofuporede riguardanti , che il diro

maggiore delpicde apena che un ben giusìo huomo hauefepotuto abracciare-,ele

altre mtaaproportione della fgurafatte erano maggiori che lefatue comunali,ue
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^(Hdnfiperle membrd unte cauerne ^andijlÌT»e,ejk^i entroui dt pnifurdto pc{ò •

con II (juali (juello artelice haueud operd enfigrande contrapefkta^ eferma . diccft

che ben li. annifatico intorno a ejuefla opera,e che^oo.talenti entro utfifiefero.

tejuali f trafero dello apparecchiodedohofetheui haueua lakiato Demetrio

Re.,ejuan({olunffOt€mpowtennel’aljedio.nefo!o<juej)af^ura fi^adeera in Ro

di,ma cento ancora mag'^iori delle comunali di maram^liofa belle:ì;^,di ciafuna

delle cjuali og^ni città-je luo^offarebbepotuto honordye,&abellire. Nefufolame-

teproprio deGreci ilfar colo\U.,mafe ne uidealcunoanco in Italia, comefu (quello

chef uedeua nelMonte Palatino alia libreria diA^IÌo d'opera, e dimaniera to

fona dal capo alpiedi cinauanta cubiti, marauigliof nonffafepiuperlopere.,0

per la temperatura,e lega del metalìo.,che!una cofa,e taltra haueua molto rara

.

Spurio Caruibo fecefareancoanticamente unGme delle celate,
e
pettora!i-,e lìi-

nieri-,(^ altrearmadure di rame di Sanniti,(juando combattendo con epi feo^iu

ratif a morteb~\inf, e lo confaprb alCampidoglio ; la aualf^ura era tanto alta

che di molti luoghi di Romafpoteua uedere,efdice che delia limatura di auefìa

{ìdtuafeceanco ritrarreCmagineftaja tjuaie erapoHa a pie dì ejuelld gride . Da
nano anco nelmedefmo Campidoglio maramglia due tefegràndifsim€,lunafat-

tddaquelCaretemedefmoécutjopradicemo.,et!alirada'yn Decio apruoua,

nella ^ualeDecio ritnafe tanto da meno che'l'operafapojìaalparaaùnedt

taltrapareua opera di artefee meno che ravmeuole . Ma dt tutte cotalifatuef»

moltomag^ioreunacheai tempo dt Nerone fece mFranciaZenodoto,la <^uaU

era alta ^oc.pieé informa di Mercuriointorno, alla 'quale e^lt haueua faticato

dieci anni-,mapero che egli eraperrt^ueSlojngran nome mandò a chiamarlo a Ro

ma Nerone, sper luifmifeafareuna macine informa di colojjo no.pieé alta ,

laqualemortoNeronefudedicata alSole,nonconfentendoi Romani che di lui

per lefefelerates^n^erimanefe memoria tanto honorata,m l qual tempof co>

nobbe che l'arte delben legare,e ben temperare ilmetallo eraperduta:emendo di»

ff
odo Nerone anonperaonare afmma alcuna didenari.,purche quella fatua

hauefje degniparte lafaperfettwne. nella quale quanto fu ma^oiore il magidero

tantopiu a ri[petto degli antichi utparue il difetto neime tallo . Hora lo hautre de

ghmfniticheritrajjeroin bron;!;otpiunobtliinfmoa qui raccontato yogliamo

che alprefente cibafe.paferemo a quelli,
i
quali inrncerivofclp'irono , e dt quef'i

anchefcglieremo le cime, fecondo che noi habbiamo trouatofritto nelle memorie

degli antichifguendo lordine incominciato. Dicef adunque c he i primi maefri

é queda arte di cut cifamemoria^furono Dipeno^e Scilo,i qualinacquero nella

jfoia di Cret!^ altempo chei Perfremarono , chefcondo il conto degli anni de

Greci meneaeffre intorno allaOiimpiadecmquantefma cioèdopoaua fondano

ne diRoma anni lyj. coforo [ène andarono In Sicione,laqualefu^an tempo ma
dre,enMrice diluitequante quede arunobili,e_doueefepiuche.ahrous peferà-

tarano, eperciocheepi erano tenuti buon maefrtfutìojoloro dal comune diqtui-

. (a cittàafreé marmaalcunefguredei loro Dei.mainnanp^ che efi le hauefje
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roni>ÌHTepermime che loro ffdreudrkeuirc da r// Comuneejamiìifiparfironon

onde a quella citta {oprauene yna (rrà[ame,et lina^a carejìiaJa onde domanda'

do qìpopolo a^li Tki mifèncordidfH loro dallo oracolo dApollo rifpoiìo che la tro

iirrrebberó o^nt liolta che quegli artefici fufjero fatti tornare a finire lemcomtrt^

datefp-ttre. la qualcofa i Sicionif con moltoffendw,e preghiere fnalmente otte»

tferojefiirono quejìe macini Apollo, Diana,Hercole^e Minerita . non molto do-

po cojìoro in Chioljò'.adello drcipeìarofurono medefimamentealm nobili artef

ci di ritrarre in marmo,uno chiamato MaU,& unfm fodinolo Micciad€,(3^')in.

nipote Antermo. t qualiforirano al tempo di Hipponatte Poeta, chefi (a chiaro ef

férefìatonfìUoiimpiadefefantefima-.efèfianddftcer€ando Camloe'l bifamlo

di cojìorof trouerrebbe certo quejìa arte hauere hauuto ondine coirle Olimpiade

{kjì.efu quelioUpponatte Poeta molto brutto huomo-,e milito cotrafatto ntluifo.

onde quelli arrefriper beffarlo con l’arte loro lo ritrajjero^e perfar ridere ilpopo-

lo lo mifero inpublico
,
di che erlisdernandofi che dìii^^ftfimo era con i (uoi iter

ff,i quali erano molto uelenof^ maniera o^liabomino chefr

difje chealtuni di loroper doloredeukmemta m^iurtà [eòìejsiimpiccarono.ikhe

nonfu l/eroiperciochepoiperl’ljòle hicinefecero moltefkureietm Deio mafima-
mente, fótta le qualijcolpironoyerfi che diceuano ché Delo-fra l’lfde della Grecia

eraif^huonnomenonjóloperlaecclleniì^adelumojmaancoraperte operede tf-

^kfolr diAntermo fcultori . Modìrauano iLajijuna Diana (atta-di mano di co-

jh)ro,0*inCha Ifòlafi diceua efjerne un'altrapofa in luo^ molto rdeuato-di ‘V?^

tempio,dafacciadelhtqualeacobro che entrauanonelteriìpio pareua fuera-<G^

aérara.& a coloro ache ne ujciuano placata,
e
piaceuole .ARoma erano dima-

no di queiìi artefci neltempioé Apollo'Palatino alcunefrure poéìeui , c confa-

grateui daA^uSh in luo^piu a(t<y,apiu^ ra^uardeuole . Vedeuonfene ancora in

Debmolte altre,^ìLewao.e delle opereiklpadre loroAmbracia,Ar^o,,e eleo-

ne città nobili furano molto adorne,LauoraronojbUmentem marmo bianco
,
che

fi cauaua nelle Ifobdi Paro.ilquate come ancofcrifjeVarronepero che delle cane

alumedi lucerna fi traheuaft chiamato marmoé lucerna.ma juronopoitro-

iiafi altrimarmi molttrpiu bianchi,ma forf non coffni come èemeo quel di Car-

nra.Auennem quelle cane comef dice cofa cheapenapar da credere, chefende

dof con efi i comj >« majjoé quedomarmofjcoperfe nelmea^^ lmama^ne
duna tefa di Sileno.come ella yifufje entro nonffa cofbene^ef crede che ciò a

cajòauenifje.dicono che quel Fidiaé cui àifopra hebbiamo detto chef bene haue

ita (auorato mmetalb,efatto tdauorio alcune nobilifimeflatueifu anco buo mae

fìro di ritrarre in marmo^e che difua manofu quella bella Vehere , chef uedeua

anoma nella k^ia di Ottawa . e che eglifu maefìro diAlcmaneAthemefe in

0a artemoltopre^iato.delle opere di cm molte eli Athenief neloro tempi confa

crarono.efralealtrequellabelbfmaVenere:laqHalepereJJerejlìatapoJiafuorcleL

lemurafu chiamata lafuoré città ; alla quale f diceuà che Fida haueua dato

(aperfettmefecomeèinprouerbiohauermpodo^Hbmamano. Fu àijcepobdel
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tneJcfvHo Tiéa ancoji^wAclito dd Paro d lui per ilfiore della età molto caro . o»

de molti credettero che Fidiaa auejìo ^totme donajje molte dellefteopere.Uuora

fono (jue{li duoi difcepoli di Fiata aprmua ciafcunouna Venere , e fu giudicato

‘)/incitQre [./étheniejcm^iaper la belleti;^ della opera:ma perciochei Cittaéni

\ff1theniefi,chenedeuendnoeUergiudicipiitfaMorarono tartefice lor cittadino,

cheilforejìiero. di che sdegnato.A^oracrito uendcejuella fna fi^ra co patto che

piallanofido»eUeportaremu4ihene,elachidmòlosde^no.ld<^ua[€fu poi pojìa

par nella terraudwca in un Bcfrgo chefi chiamaua Rannunte:la <^ualfiguraMar

co Varrone ufaua dire che^ìi pareua che di bsile:^^ auano^fje o»n’altra-. Fra^

no ancoraé manoé <juem medefmo y^voracrìtoneltempiodedamadre degli

Deipare in^tbene alcune altre opere molto eccellenti. Ma che cjuel Fidta mae~

firo di ^uejìi due fajje di tutti li artefici cotali eccederlitjìimo niunofu cheto creda

chene dubitalegià mai,nefiloper quelle nobilifiimefguregrande di Gioue d’ano

rio,neper (juella Minerua a ^thenepurdauorio, e doro di 26. cubiti dalteti^’y

ma non menoper lepiccioìi,eperle minime:delle auali in cfuella Mineruanera un

numero infinito,le cfualt nonfi debbono lafciare chele nonfi catino . dicono adun-

thcyche nellofeudo della Dea.,e nellaparte che rileua erafcolpita la battaglia che

giaanttcametejecerogli .Atheniefi con le Ama^^pne. e nelcauoé drente igigan

ti che cdbatteuano con li Dei,e nellepianeÙe ilcoriflitto de Centauri,e de Lapithi ,

t CIO con tanta maefìria,efottigliettpt^che non uirimaneuaparte akuna^chenon

fujlemaramghoftméte Uuorata,neda bafè erano ritratti xi i . Dei chepareua che

conojcejjero la mtoria di belle^^p^ eccefsiua.fimilmentefaceua maratfi^aiidri.

go ritratto nedofeudo,
efitto

toFìa una Sfinge di bron:ìp . habbiamouoluto agiu-

mere anco ^uefìo é cjuelnobile arteficenon maia bajìaniì^a lodato,acciofifappi
*

leccellen:^ di lui nonfilo nellegrandi opere,ma nelle minori àncora,&*nellem:-

nimey&'mo^ifirta é rifeuo efierefiata fingolare.fu époi Prafiiteie,il<^uale nel

lef^e di marmo come che eglifufjcanco eccellente nelmetallo
,
fa-maggiore di

fisiefio.Molte dellefue opere mAihenefiuedcuanoneiCeramico.mafrdlèmoltff

ecccìienri,e nonfilo di PrafSitele,ma di qualunche altro maefiro fingolare in tutto

timondo,epiuchiara,epiufamofa(juellaV€nereJaqualfolperHedere,endperula

tra cagionealcuna molti di lontanopaefinauigauano a &mdo. Fece i^uefìo artefi^

ceduefi^ed{Venere,tunaignudayel’altrauefiita,eleu€ndèunmedefimo pre

ffo:la ignuda comperarono quei di Gmdo.laquaiefu tenutaàgran lunga miglio^

re,eU quale Nicomede Re yolle da loro comperare offerendo dipagare tutto il de

bito chekaueua illorcomune che era^andfiimo. i quali eiefiero innanTàà pri.~

ttarfi altrafufian:^,erimanermenéchi che dijpo^iarfié cefi beilo orna

memo,
efecerofaHiamenteiperciochequantohaueuadibuomquel luogo thè per

dironon era infregio lo haueua da quella bella fima . la cappelletta doue ella fi

uneua chiufa,fiapnua dognintorno,talmente che la della BeaJaquaU

non haueuaparte alcuna ^enon mouefje a marauigha fipoteuaper tutwuedere,

Bicefi chefu chi mnArnorandofine fi nafiofi neltempio , e che i'abbracciò , eeh
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delfatto ne rimajèU macchia,lacualepcàlun^jpa:^ofipome . Erano in GhiS
parimele alcune altre macinipur di marmoaaltri nobili artefci.come >« Bacco

éBriaxi-,&‘ luialtro di Scopa,&maMìnsrfta, le(^uidi a^moneuano mfnita.

lodea ifuelU beUaVenereipercioche (jtteHealtreauuen^a che di buoni maejvri norf

erano in cjuel luo^o tenute dipredio alcuno.fu delmedefimo artefce ijuelbel CupU,

do-ilcjualeTullio rimprouerh a Verre nelle fue accujatiom-,ecjU€Ì!altroper il quale-

erajòlamente tenuta chiara la città di Tefpta inGrectaalqualefupoi aRoma

de ornamento della fcuola di Ottawa : di mano del mcdefimo fi uedeuà hrì altro

Cupido in Pano Coloniadellapropontideialqualefufatto U medefima ingiuria,

chea quella Vonere da Gnido:percioche uno ^Ichida Radianofene innamoro,e

dello amorem lafcio iljegnale .A Rema erano mite delle opereé quello Prafìdè

le. Vna Plora moTriptoletno,& una Cerere nel piardino di Serwho.e nelCam*

pidoplio unafigura della buona "Ventura,^ aleuneBaccanii, aljepolcroé PjI

[ione uno Sileno-,uno Apollo,e Nettunno.rimafe é lui un fgliuolo chiamato Cc-

ffòdoroherede delpatrimonio-ye dellarte inftemeidelquale elodato a maraui^lia a

Periamo di Afiaunafgura. le dita della qualeparcuanopiu ‘iieràcemente a carr

ne,chea marmo irnprejje. di cojìui mano eranoanco inRoma una Latona altem

piodApolloPalatmo.ynaVenerealfepolcrodiAfinio Pollione,e drento aiU

ìqgga di Ottawa altempio di Giunone uno Ejculapio^&Htna Diana.Scopa anco

ra almedefimo tempofu di chiarifimo nome-,e con i detti difpra contefe del pri-

mo honore.jece e^liuna Venere^^ un Cupido, un Photonte,
i
quali con ^art

dmoteb^ne, e cirmonie erano a Samotracia adorati,e loApollo detto ilpalatino dal

luogo doue egli fu0nficrato,O* una Vejìa cheJèdefta nel giardino di Seruiìio j e

due miniiìre della Dea aprefoli,alle quali dite altre fmigliantipur del medefimo

maejìrofi uedeuanofra le cufe di Politone, di cut ancora er-ano molto tenute inpre

go neltempio di Gneo Domitio nelarcoPlammmio un Nettunno^-naTetiae co

Achille, e lejue ninfeafederefopra iDelfìni,^ altriMoslrimarmi , eTmoni , e

Phorco,(jp*yn coro d'altre Ninfe tutteopere difua mano,lequaltfole quando non

hauefje maifatto altro injùa yitajàrienobacalead honorarlo.fuoré quejìemol

tealtrejèneuedeuanoin Romafe qualififc^eua certo che erano operediqueiìo

artejiceyecioeraynMartealèdere,yncololJodelmedefmo al tempio di Bruto

CalJaico dalcircOychefiuedeua da chi andaua inuerfo laporta Labicana. e nelme

defimo luogo yna Venere tutta ignuda chefi tiene che anamif di belìe:^;^^ quella

famofa da Gnido di Prafsitele. mamRomaper ilnumerograde che da egliparte

Meriera Piato portato apena che le fi rtconojcejjero,che oltre alle narrate ue ne ha

ueua molte altre belhfStme.i nomi degli artefici che le haueuano fatte s erano in

tuttoperduti.fi comeaduenne di quellaVenerecheVejfafanoImperadorecon-

al tempio della Pace, la qualeper lafùa belJe^^a era degna d'
e
fereé qualu

cìde depiu nominatUrtefici opera . Ilfimgliante aduenne nei tempio di Apollo di

yna NiobeconifigliuoL laquaie dallo arcadiApollo eraferita, epareua che ne

morifjedaquale nonUnefi fapeuafè l'era opera di Prafitel€,qpureé Scopa.fimil

mente
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mefttefiéòitdHd di yno Iano:ilijuaie hducud condotto di E^itioA^uJìo.e nel(ho

temuto ^haueud confd^dtoiU medefimd dubitdn:(d rmaneud di cjueìCupido che

hdueud m nidnottirme di Gioue,rhe fi ucdcM ncUd Cuna di Ottduìddlijudle fi te

neudpercertochefuljeimdome nelldpiuforudetdd’AlcibiadeAihcnicJèìiìijua

lefu dtf rdrd helle^^d che tutti ^tdlm oioudni delU fud età, trdpdfò .parimente

nonffddi cuifujjero mdno i cjUdttro Sdtiri che erano nella [cuoia di Ottawa : de

ijuaìi uno moiìrauA aVenere Bacco bambino ,
^7* un'altro Liberapure bambi~

na,ilter:^ uoleua racchetarlo chepiarì9eua,il (juarto con una ta'i^ vii porvcud

da bere le due Ninfedé<]uali con un l>elopareua che lo uolefjero coprire, nelmede

fmo dubbiof rmajcro CÀmpo,Pane,Chtrone.iCt Achille nofene[pendo ilmae

fìroyero, Hebbe Scopa alfm tempo motti concorrenti Briaxi ,Timoteo ,eLeo-

ehdre,de quali infume ci conuknravionare ypcrcioche infcme lauorarono difar

pello a quelfamofofpolchro[di Maufolo Re di Caria : ilquale fu tenuto Ina delle

fette marauivbe del mondofattole dopo la mortedejJoaaArtemifiafia movlie.'ii

quale fi éce ejjere morto l'anno[condo della cetefima olimpiade cioètanno

dallafmd.itione di Roma, laforma di quetìofipolcrof dice ejjerefata cotale, dal

lapòrte di tramontana,e dime:^ giornofi allarvauapir ciajcuno lato piedi 6^

.

daLeuanteiePonentefu alquantopiufretto, takeii^jùa era if. cubiti, in-

tono intorno erarette da i6.c6lcnne,la parte iaLeuame lauorò Scopa,quella da

Tramontana Briaxi, a diTimoteo^da OccidenteL eoe bare , mnani^

fhe ropera fufé
compiuta moriArtemifa

.,
cnondimeno quei maefri conchife-

ro d iauoro a fine.-ilqualedao^ipartefu bellijìimo . nefifeppe cofi bene chi di loro

fofepiu da ejjere cemmedato: ejjendofiata l'opera di ciafcunopeyfettifma.aque

SÌiqUattrofa^iunfeunquimo maefìr9,tlqtialefoprail(epolcrofece una pirami

de dipari aiteTcpytò quelìo,e[opra uipofeun carrocon quattro cauagli cfoperafin

vularifima.jèrbduaftm Roma di mano di quel Timoteo Ima Diana neltempio

aiApollo Palatino alla qualfaura che hennefen:i;a,rifece la tejìa EuandroAu-

Unio.fu ancora di ^an marauigba hno Htrcole diMenefìrato, et hna Beate nel

tempio di Dtanadi Efelòdimamotalmemerilucente,,chcifacerdoti del tempio

jhteuanoduumirechi hnentrauachenonmirafjcrotroppoffoquelìaimavjnc pe

rò che dal troppojplendore la hislanfìerebbe abbagliata, furono anco nello anti-

porto diAteneposle le tre Gratieylcquah nonf deueno adalcuna delle altrefpure

poffare, le qualif dice chefurono opera di Socrate non quelpittore,ma un’al

trù,benché alcuno l'Ogha chefa il medefmo che il dipintore, di quel Mironean-

c(rra,iìqualnelfar dimetadlofucotanto celebratofuedeui a Smirnauna uecchÌA

ebbradimarmofralealtrebuonefouremolto celebrata . Afinio Pollionecome

nelieahrecofefumolmjollecitOy&'ifiuiftocofanccfingemòche le cofi da lui

fittea lunga memoriafujìero fngolari,eragguardeuoh,ele adornò di moltefgure

dottimi artefici ragunàaoleda ciafiunaparte, le quali chi holejjeadhna ad hnd

raccdtareharebbetroppo chejo-iucre.ma ìfra le molto lodare uif ttedeuam alcu

m Cetauri,! qualiIwferiepmauano Nwje,€ le Muje,e Bacco,) e Gioiic, c l'Ocea

e 2.



X £ T T jE R ^ D I m:
iì9^e!^ete,&^mf)Jmne,et)toltealtreoperedieccellentijsimi}nii€jh>!.medeftrm

mente nella lo^ia <!i Ottauidjórella di^^Jìo^era yno apollo di mano di hijco

Radiano, ^na Latona-fÙ* una Diana,eienoueMufè,^m'altro apòllo i^ntt

do^t'yno de (jualicjnello chefonam la lira fi credeua efere opera diTimaixìnie

.

dentro alla lo^^ia di Ottanta neltempio di Imone era la lunone JìèJJa di mano di

Dion:fio,e di Policle. Un'altra Venere che era nelmedefmo luogo di Philijco. tal

trefigure che uifi uedeuano erano opera di Prafùtele,e molte altre nobilijìattie di

cttmi mdeflri.fuperillucgo dotte ella erapoìla {limata molto bella opera 'vn cor

ro con quattro ùntagli , 6^^poUo^ eDianaJòprauidmapietrafola . i gitali

guslam hom^e.di Ottauiopadrejùo haueua conjagrato nel colle Palatino jòpra

larcc in.iin tempio adorno di molte colonne.e cjueiìofi diceua efereflato ìatioro di

Lyfia. nel ^iardmodi Seruiliof^onomoholodatiuno ./Apollo di (juel Calamide

chiaro maejìro,^>« Catlijìhene, c^uelchefarijje laJìoria di Aleffandro Ma2̂ no

di mano di^nfifìrato. di moliUliri chefi conojceua p tape che erano {lati nobili

mae{ìri,
è
fmarritoilnomepilganumero delle opere,e degli artejicuhe infinite,et

^nittfurono.comeancomancòpoco che nonjlperderonocolorofibuonimaejìri

li (fualiformaronoquelLdocooMedimarmo,il^u<defua Roma nelpahe^ di

Tito bnperadóreoperadaagtagliarUacjualfi ytgha celebrata di pittura, odi

fcoltura-iO d'altro, dotted'ynmedefimo marmofono ritratti ilpadre,e dttoifgbuo

li con duoi ferpenti. itjualigk legano, O* in molti modi gli {ìrtngono comeprima

gli haueud dipintiVergibo Poeta . i (juali hoggi in Romafi leggono ancojàldi in

Beluedere, <&il ritrattoiefìi in Firen^ge net certikdeHa.cafà deMedicali qual la

m-omfiemefecero./dgefindrc,Polidoro, &.ydtenodmRodkmd(gni per que-

{lolauorofolotfejjeredpdrodeglìaltrì celebrati lodati. Furonoi paia:i;a:;i degli

ImperadoriRomani difiguremolto buone adornati di Cratero,Pitodoro, Polidet-

te,HermolAO,e duricàtro Pitodoro, e rfAnemone, molto buoni maeliri.Ù* ilPa^

teo d:Ag-ippa hoggi chiamato la Ritonda, fornirono dx molte bellefigtre Dioge-

neAt henicjè,e Carfatide.jòpra le colonne delqualtempio, &'.th luogo moltoa^o

Ttelf/vtefci?;;!:, fra le molte erano celebrate molte opere di co{hrQ. maper taltesg^

\a doìie € li jmnopo{le la boatd,ebelIe:^a d"ejjenonfipoteua cofi bene difceme

re.mqmlo tempio erauno Fìercoleal quale i Carth^gmefiamicamentefterifea

uanohtmaneKittime.innanupche fi entrafjeneltempio fi yedeuano da buoni

m.iejìri (colpiti tutti quegli chefurono della (chiatta di Agrippa . Fu ^andemen

te celebrato da Vamneum Archefilao, delquale lajciòfritto chehaueua yedtt

ta ‘ma bona cd alcuniAmori intorno,! quali con e(jafchen^ano,de quali aIcH

ni ia.teneuano legata,altri con corno b uoleuano dar bere , altri la cah^aua-

no.e tutti di “Vn marmo medefmo. non.fi yuole lafiiare indietrouno Sauro,etuno

Batraco artefici cofi chiamatici quali fecero i templi comprefi nella loggia di Otta

uia,efurono di Grecia,e Spartam,ecomefiécem molto ricchi . e yi jfefèro affai

dei loro con inteni^one di metterm il lor nome. Hqualeauifò yenendo lor fallito co

: .suonomodo lofi^ifìcarono[colpendo ne capitegli delle colonne ranocchie lucer-
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%che^ttcllo ‘)>ienetidireBdtrdco,e(jHei Sauro . olirea (luejli.nominati

furono alcuni che^udiarono in fare nella arte cojèf^iccohliime. infra i (juali Mn:-

mecide 'vnojcultore ccf chiamatofece yn carro con cjuattro caua^li, econ la

daidefifificcioh che una mofcacon l'ale ^li harebbepotuto coprire . e Callicrate,

da CUI le^ambe delleJcolpiteformicheìetaltre membraapena chefipotèfero ue~

dere.Potrebbcfi oltre a^uefi detti ancora a^^m^na-e molti idtyii(^ualihebbo-o

alcuno noms.niapero che cipare hauerne raccolti tanti chcha^ino finiremo in q

fi. mafimamente cfendo (iato nollro intendimento raccontare ipiu honorati ^e

famofifel'opeì'ed’eppiuperfette.eque{ìi,romedtjopra de pittori fi difjejjurona

per lopiu Greci che auenva che iTojeani a tempi molto antichi fufa-o di qualche

nome in quejìe arn^e^i loro maedriafi yedeferomolteiìatuenondmenoa^iu^

^0 di ciafcuno i Grecine hebbero ilyantoper la bontà, e utrtu delle lorof^e , e

per ilnumerooranded'efe^edevli artefici^ quali{ìudiof(m€ntefisfor:i;arononon

folamenteper ilpremio che ejline traeuanoche erd^andìfimo(contendendo in-

fra di laro i comum^e le città con molta ambizione ai haamaprefo di loro le pi»

belle,e le migliori opere che tali artipotèferofare) mamoltopiupergloria di talno

me.per cagione della quale ejli talmentefaticarono., che dopo yna infnità defècoH

e dopo molte rotune della Greciaancora ne dura ilnome-,auenra che lopere defi,

0fienom tuttoperdute,
o
piu-nonfiriconofchinoipcrcioche lepitturecome cofafat

tam materia, la qiialea^euolmente,o daJeficorroinpe,odaltrondericeue om
ingiuria fono i tutto disfatte,e lefatue di br5:ì^,o da chi noconofee la botad^e,

0 da chi no le {limahxno mutatoforma-tet i piarmi oltre adefereperle rouine che

auu€gano,mutidofiperiivirar, del cielo o^ni.cojàUmacereparte rotti,
e
jèpoltifo

no anche adarbitrio di chipiupuò fiati fouente qua^e la traportati,et inomi degli

artefici che erano ineJliperdutifi,emutatifi.,comeaduenneadirflmti,iqualilapo

Romana dahròde in lunvo tepoportò aRuma . ondepartedofi poi Gofìatino

Jmperadore^etraportàdoCin^erioinGreciamoltedelkpiifbellefatue fluendo

l'imperiOjelafi^oItaliainGrecialadddeelleeranouen'Atefènetomarono.eGo^

fatinofefateli altri Imperadori pojcia delle Ijòle,e delle attadi della Greciafcel-

jtro le migliore,ecomefitrmuafcritto ilfeogio ìperiale ne adornarono . douepoi al

tipo di Zenone Imp.peryn^aéf.incedto.,ilquale disfece lapiu bella, eia miglior

parte diGofàtmopoli moke nefurono vitafce.infra le qualifu fila bellaVenei'c da

Gmdo di PrafItele di cut dijhprafacemo melone.
e
qlmarauivliojo Gioue olimpi-

’^cofatto p mano di Pidia^emolte altre nobili di marmo,edti>*-Z7^.€fra h altri dani

uenefuunogr^ifi.cheuiabrucioimaiibrerianellaqudlef dice cheeranragma

iiMo.mivkasadiuolumiyeqfofuitomoafianidiìlafdute r^66.epoiunakrafa

taforfèqo.anrudopodellamedcfima città arfe un'altra partepiu ndjile,doue

medefimamentesfera ridotto ilfore di cofì nobiliarti. e..&>f a Roma da barbari,et

ìnGolìantinopob dal fuoco fu ffento d pju bello fflendoreche hauefero cotali

artifa onde in quelle che fono nmafe,eche ft yeovionc,in Roma,& akro-

ue riconofeerut il vfaefiro , credo che fa cofà^malaveuolifima (fendo Oafo

jn arbitrio di ciafcuno pom il nome tu quiiio -ìOdi quello . Amenza
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che per (a heìlei^dalcune {campate,
e
per la l/irtu loro fipoljatjììmare che eSe

fieno fiate operedalcuni defoprada noi nominati. L'origine di far lejlatue fi ca-

none apprejjo i Greciprimieramente e[jer nata dalla relimne. che leprime imagi

nichedibrds^fodimarmofifaceljerofuronofatteafimiglie^ degli Dei.,ecjua

lih huominigli adoravano,
t
fecondo chepenfauano che fofjero.dagli Deififce

Reagii huomintjda li cjuali i comuni,e leprouincie efìimauano hauerricemto alcu-

no bemfi'idpJh-aordinario, efi dice che in Aihenejlaejuale fu città ciuilijSima.,

humanifuma tiprimohonore di fòrte.,fu dato adHarmodio,&Ariilogi-

tone,i quali haueuano voluto con fuccidere il tiranno liberare lapatria daliaferui-

tu: ma ciòpotette efer ucro in Athene,percioche molto primaa coloro , i quali ne

giuochifacci di Grecia,e majlmameme negli Olimpici eranopublicamente bandi

ti uincitcriin quel luogofifacevano lefatue, quejìafòrte di honore delquale i Gre

cifurono liberahdimi trapajjoa Romaneforfè come io mi credo vela recarono iT

o

jeam lor uicmfeparte di loro accettati nelnumero de Ciftadmiiperciochefi uede-

uano a Roma anticamente le (latue de iprimi Re Romani nel Campidoglio . a

quello ^tnoNauio,ilquateper cvnferua:gione degli agurijtagliòcolrafoioUpietra

ltifupo{ìo anche la {ìatua.hebbeuela anco quelHermodoro fiutoda Efefojilqua

leaquei diece Cittadini Romani che compilatiano le l^gU^ Grece leggi interpre^

taua.e quello Horatio Coclite,itqualejoìojòpra ilpome haueua l’impeto deTofa-

m fojìenuto.yedeuanjenem olire molte altre amichepede dalpopolo,o dalfnate

a i lor Cittadini,emafimamentea col^'/ro i qualieffndo hnbafudori dellorcomu

neerano (iati da nmici uccifi.Era anco molto antica inRoma la{lama di Pita~

g<}ra,eèMcibiade.,tunoriputatofipientifimo.^taltrofwtifmo. nefiofufatto

queslq honore di sìatue agli huommida Romani,maancoraadalcunadonnaipe^

YOchea Caia Sufecia uergtne uejìale,fu éliberato chefifacefjeunaflatuaipercio

checome inalcuna cronaca deRomani era ferino ella alpopolo Romano haueua

fatto dono delcampo yicino alfumé, quefìo medefmo honorefufatto a Codia-, e

forfmaggiorepiercioche cofìeiju ritratta a caualio.,cheserafuggita del capo del

RePfjrfna.,iÌqucde era venuto con thofìe contro a Romani, molti oltrea quefiife

ne potrebbero contare, t qualiper alcune benefiifo rarofatto aicomune loro meri

tarano la flatua.emoltoprima a Roma fu queilo honore di Qatue di brons^, o di

marmo date agb huommi,chein cotalmateria liDà fi ritraefero contentandofi

quegli antichi di hauere le imagini de i loro Deiroi^e di leono intagliato,e di ter-

ra corra, e laprima imagmeé brom^ che agliDa inRomafifacejje, fi dice effe*

re (lata di Cerere, la qualefi trafje dedohauere di qllo Spurio Meìio,chenelU care-

fila col vedereaminorpregio ilftogranos’mg^naua di allettare ilpopolo,eé prò

cacciarfi la fignona dellapatria,e cheper quefìo contofu uccifo . Haueuano le

Grechefatue,e le Romanedfferen\a mfra di loro affai chiara,che leGrecheper

lopiu eranofecondo l’ufin:i;a dellepaleiìre i^nude. doue i giovani alla lotta,& ad

altrigiuochi dnudif ejèrcitauano^cbem quelliponevano ilJommo honore. le Ro

manefifc.uanouejìttejod'aimadura.iO di toga,habitofpetialmenteRemano: il



IT.TT E R A DI Ai.

t^ìt honore come noi dicemo fiocoja dauaprmiermenteiicomune,fm comin -

cmdo l'm(it:ì;ionc acrcfccrefu dato anco dal>riuati,eda comuni fjyeflicria
^
ut

jìo<,&’a (juel Cittadino., oj>er riceuuto-,oper bauerlo amiconemajìma-

mente lofaceuano ^/i hHmili,e bajsi amici in uerfo ipiupotenti,emdg^icrt.&* an-

dò tanto oltre la cofk che in ImeuejfaT^o lepia::^\e / tiplt.,e lelo^ie ne furono tut

te ripiene. E nonfedo fiorirono cjuejie arti nelterreo che i Greci in mare.0' in ter.-

ra moltopoterono apprefjo a cjuella natione,mapoi molti fecoli dopo che hebbero

perduro tImperio altempo de^t Imperadori Romani alcune uolte rijorfèro,che in

Romafi "Vrapancora l'arco di Settimio ornato di molte belle figure , e molte altre

opere e^eoie,delle (jualinonfifanno i maedri efjendojeneperduta la memoria.ma

mn eùimo ^a che (juejìecotalt fieno daa^ut^liare a i^u€lle,chenei tempi chei

Greci cotanto ci sìudiaronofuronofatte.aprefjoiijualifurono in oltre alcuni, t

^uaìi hebbero^^an nome nel lauorare in argento di (carpello . l’opere de i ejuali , e

perlanuUeriaJatjUdleao^euolmentemutaforma^echetulòmpoco fpoiì^o logora

nonfiamdujferomoltooltrc.,enondimenonefonochiari alcuni artejici.de nomi

de'^li brieuementefdremomentioneperfinire l/na "Volta (Quello che yoi hauete

yoluto che iofacci-.nella quale artefra iprimi fu molto celebrato Mentore . ilqua

lelauoraua diJòttiltfimo Uuoto "Vafi d’argento, (T ta:i;pcS bere , altra

(órtedt 'Vapllamento chefi adoperauaneficrifcij,^ erano tenuti queìtilauori

,

ne templi.yeneliecaf€ de nobtlihuomini molto cari, dopo cojìuinellamedefima

a>-te hebbero^an nomeuno Acrayme^uno Botto, un altro chiamato Mys.

dei qualtnella ifoìadi Rodifi uedeuanoperitmphinuafifacrimokobellcoperey

e di fi Bottoffetialmeie Céiauri,e Bacchefatti con lofcarpeìlo m Hidrie, Ù'in al

tri yafi molti beline di quello ’Vitimo un Cupido.,&*uno Sileno di maraui^bojà bel

U:e;^.di)pocoii!jrofumoltochiaroilnomeduno Mntipatro : ilquale fopra una

/e« "Vn Satiro <rrauato dal fonno tanto proprio che ben fipoteua dire che

piuprefio "velo hauejfejùpollo che ueh hauefe con lo parpellofcolpito-furono an

co di qua'clienome UnoTdurtfeo da Ci:^co.,uno .yérijhne,uno Onice,à^uno Eca

teo,<:^ alcuni altri,
e
poi a tempipiu olire di Pompeo ilgrande un Prajìnele.,^un

Ledo da Efejò.-ilqualentraeiia dt mmurifimo lauew huomini armati
,
e battaglie

molto bene . Fu anco ingran nomeyn Zopirc,tlqualehaueuam duetaa^ ritrai

to di Oreiìe nello ^riopago .fu anco chiaro Pitea
,
ilquale haueua

commefoinunyajò duefimrtttetunaévbjje., e baltradi Diomede quando in

Trota infiemefurarono lajtatua di PalUde.ma quejii laum erano di tanta fottio

glie:^y;a,che in breueil bellodefi fene confumaud,(y' eranopoi in pregiopiu per

ilmmede^ti artefei che li haueuanofatti cheper "Virtù,
o
per eccelleva che fipor

^tfeneilefffuretdelle qualipoi apen.%fe nepotefje ritrarre l’efemplo. ma que^a , e

ì'altre arti nobili,dcllequah noi habbtamo dipprapiu che nonpenftuamo di douer

fareragtenato l'età pyejénte,e due., otre altre dippra hanno lalmente tornato in

luce che IO non credo che et bijom defderarel'antiche per prendeme.dtlem ,&
adminvle però chefono {lati tabim.iejìri di qutjìeanijeper lopm iTofcari, efpe

^linc
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talmente inonri Fimntini che hanno mojìrol'm^e^o^etin3ti{lruloro ejjere

dtpO(o')’ìrud dacfHe^li antichi cotanto celebrati in arti corali . li quali da yoi M.
Giorgiojòriò nelle lor 'ì'ite in modo,

efi
fottihnente dejcntti,e lodatiche io non tra-~

pajjeropiitoltreconlofcriuereyffodendoinjiniramenteche oltre a^h altri benidi

ToJcana^chefónoinfinitiJiqualilautrtUyeta buona mente del DucaCofimode

Mèdici nojiro Sitare cifaparere molto miglim , habbiamo anco l’ornamento dt

cofi nobili arti, dellequali non Colo la Tojcanayma tutta tEuropafene abbellijce,

’\'edendofi quafi in c^mparte{opere deTof:amartefci,e de loro éjcepolirijf.len^

dere,eciDdehbiamolperare molto pi» nel tempo aitenire,poi chenonfoloinobi

6 maèlìriptr {opere loropregiare,ma ancoper lepenne de nobilifcrittorifiuemo
fio commendare emolto pi»pertlfauore,&diutochecontinouamente ioraan

minoHfi llkHnf. Prencipi,e Si^nori'yyalendoft con^ande uttle,&honore def

fiO'tefci dellopere loro in adornare.,& abbellire lapatria.,& inpublico ancoraU
loro Accademiafamrendo,

e
lòllemndo^e domafimamenteper opera yofìra.

di che tutti
fé

oratilebuoni huomini uogliono ejjere,uenedebbonohonorare,&‘m

fnitamentertn^atiare>che-Dio-~\/iffiardi. Dicajaalli'yiii.éSett^e

Voflro Giouambatifta Adriani*
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