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ALLO ILLVSTRISS-
ET ECCELLENTISS. SI-

GNORE IL SIGNOR COSIMO

de Medici Duca di Fiorenza

Signore mio offer-

uandifsimo.

01 che la Ecceïïenzldttofîra

figuedo incio forme dt gli H

luBrifimi fitoi progenitori; et

dala naturale magnammitk

fia incitdtttetJ]>intAno cejjk

difattor'tre &ët'ejaltdre ognt

forte di uirtu 3 douunqueella

(ttruoui; & haftezialmme

protezzi&ne
de tartidel difigno, inclmazione agli artejià

d'eue; cogmùone& dûetto délie belle >& rare opere la-

ro j fenfi che non le far a. finongrata quejtdfiittcApreJk
da me difîritter le uite, ilauori,le maniere, & le condizjo

nid tutti queïït,che efjèndogi<tjj>ente 3 ïhannofrimiera-

mente rifijcitate Spot di tempo in tempo accrtfiittte, or

note, & condottefinalmente a quel gr ado di hellez&i 3 &+

di maejlà doue eUaJî traouano a'giorni d'oggi. Et fer clo-

che quejli talifino fiati quafi tutti Tofunijùr L put par

tefioi Fiorentini, 8 tnoîti d'efi dagli fflxtftripm antichi

Jitot con ognifirte dipremif & di onoriinçitati& aiutati

ametterein opéra;\p 'fuo dire che neljuojlato anzinelU

fttdfelicifmia cafa fiant rinau &fer benefizio defitei



tnedefmî attiailmondo quefle Itïïipmt
arti rîatperdte

& cheper efjk
nobilitato e

rimbellitofîJtd'Ondeper
îoblî

goche quejloficolo^qaettearti, &qttefta forte aartefici,

debbmocomttnemete aglifitoi & a lei cerne erede délia

uirtù loro& dtllor patrocinio uerfo quefte profefîioni,&t

per qtieh che le
âehbo io particularmente per auere imp*

rato eUlaro,per ef[trlefîtâ&to,ptr eferle deuoto,perche

mifono alleuatojotto Ippolito Cardinale àeMedici et fit

to ^tleflandrojuo antecejjore, et perche fine infinit amete

tenuto allefelici ojjk del ÂCag.Ottauiano de'JxCedicia<Ll

euale iof»ififtemat0}amato,et difefimentrecheê uij&s

per
tune

ijueïle cofè
dieu: & perche da Idgrandezsé del

tfdlore & dettafortunajùa uerrà molto difituore a
que-

jf opéra; <&da, ^intelligente ch' ella tiene del Jîiofiggetto

mtglio che da nefîuno altro/krà confderatd îutilitA di

efja et Ufatica tria diligenzjiféitta, da meper condurla,

mieparfichea F BcceUenzid.U. filament e fi conutn*

ga
di dedicarla: &fotto tonoratipmo mme/ùo ho uoîuto

s che ellaperutngA a le mani deglihuomini.^Degnifiadttn-

quel Eccellenzia.ZJ d'accettarldj difauorirla, &fida

Ultezgfi de/uoipenperile/àra concefiojaluolta di legger

la, riguardando
a

la qualitk delle cofe che uifitrattano

& alapura mia intenzionedaquale e fiât a non diprocac

ciarmilode cerne firittore, ma come artefice Ji hdar Hn-

duftria &auuiuar la memeria di quegli, che
auedo dato

uita & ornamento a
que fie profeponi non meritano che

inomi & l opèreloro frano in tutto cofi corneerano impre

da della morte & della obliuione Oltra che in un tempa

medefmojcsn îefimpio ditantiudemibsiommitet ce tan



te not'izje &tate cofe cheda mefînoftati rÀccoîte in
que

fto librojtopéjdto digiouar wnpoco
ri

pro/èfori
di quejli

tfircizy et di dilettare tutti gli altri che nehanogujio &

ttaghez&t-
Ilcbe mifono ingegnato difîire con

quella
accti

ratezgé & con queildfeâe, che (ïricerca alla uemàdélia

fioriaJij&'
délie cofe cheJï/critimo.Ma/e la (crittura per

eftereincoka,<ir copnaturale corn' io faueUo,nonèdegna

de lo orecchto di.ZJ .Eccellenzja^e dfmer'ui di tantï cbia

rifimiingegnhfcufîmi quato a krù,cbe la ferma d'un dïjè

gnatcre corne fur onoeft ancora no ha fmftrzg di linear

Hûr Âmbreggiarh. Et ftato
a lei mibajti che ellajîde-

gni digradire {amiafemflicefatica cenjîderado che la

neccefita difrocacciartni ibifignidela uitajiomihk con

celjo che te mi efiràticm altro mai che càifenntUo* Ne

anche con qttejiojonguénto a quel terminerai quale gomi

imagina S potere aggiugnere ora che lafortuna mi pro-

mette fur tato difa»ores che con piu comodita &• con pi»
Iode miœ &putjàtisfazione altrui pùtroforjè cojtcolpen

nello, corne anco con la penna ffiegare al Jïtondo i con-

cettimiei <jualun^uejt(îano. Tercioche dira lo aiuto &

laprotezgione
che io det?boj]>trar da tEccellenzia.'U. co-

me da mio Signore, & corne dafautore de'poueri uirtuo

J/;è piaciuto
alla dtuiaa bontàd'eUggereperfiio uicario in

terrail SANTISSIMO ET BEATISSIMO

IVLIO III. PONTEFICn MASSIMO^wrf

tore gr riconofiitore d'ogni forte uirtù & di quefie Eccel

lentijSme & difjftciltfime artijj>etialmente "Da la cui

fimma liber ahù atundo rifforo di moin anni conjumarit

et di moite fatkhe ftarte fine a orafenzé alcunfrmto»

*A i ii



Et nonfur louchemi/on dedicato
'ftrjtnkfèifttuù a h

Sant'ua.S.ma tutti gl'ingegnioft artefici di queffaetà, ne

debhonoajj>ettare onoreet premio talent occafioned"ejer

citarft aimente, che iogia mir allegrodiuedere quefie or.

ti,arriuate nel fuotempo aljupremogrado della lorper*

fezgime et Roma ornata. di tant &JtnobiUartefici,che
amoueradoli conquelli di Fiorezét chetutto giorno fa met

tere in opéra ï 'EccetlenziaU Jpero che chiuerrà doppo
noi ara dajcriuere la quarta età delmio uolume dotato

d'à/tri maeftri d'ahrimagifterîj che non fonodefcrit-
tida me "Nellacompagnia de' qualiio mi uopœpjtrœndo
con ogniJluSo,di nonej&r degliultimi. In tœnio mi con-

tentoche ella abbia bttonajj>eranza di me,et migliore opi-
nione diqueïU chefenza alcuna mia colpa tfhaforjè con

ceputa rDe(tderandoche ella nonmila/ci opprimeree nel

fio côcetto deltaltrui maligne relazjoni }Jtnoa tanto che

ta ait a & t opèremie molîreranno il contrario di queU'o
che e' dicono. Or a conquelloanimo che io tengo d'onorar

ta& dijèrmrlajempre^dedicadole queBamia rozafati

ca>comeognidtra mia co/à, et me medefimoîho dedicato

lajtipplko che nonpfdegni di auerne Uprotezgione, o di

mirar almeno a Udeuozîonedi chiglielaporgetet allajùa

tttonagrazia raccomandandomi umilifimamentelebd-
cio le mani.

D V. Eccellenzia vmilifiimo feruitore

,:< Giorgio V afin PittQre*4ntino.



PROEMIO.

Ole vano gli fpiriti egregii in

twtte le azzioni loro
per vno ac

cefo defiderio di Gloria non
per-

donare ad alcuna fatica, quantun-
che graujfiima per condurre le

opere loro a quella perfezzione.

che le rendeflè flupende
& marauiglfofe a tutto il

Mbndo Ne la baffa Fortuna di
moltipateua ritar-

dare i loro sforzi del peruenire a Sommi gradi ri

pe r viucre onorati & lîpcr lafciare
ne tempi aueni-

re eterna Fama d'ogni
rara loro eccellenza. Et ancora

che di cofi latidabile fludio & defiderio fufïêro in vi-

ta altamente premiati dalla
liberalita de

PrincipiJ&

da lia virtuofà ambizione délie Republiche, & dopo
morte ancora perpetuati

nel
confpetto del mondo c5

le teftimonanze delle flatue,delle fepulture, delle me

dag1ie,& altre memol-ie fitnili La voracité del
tempo

nondimenofi vedemanifeftamente che nonfolo ha-

Icemate le opere proprie & le altrui onorate teftimo-

nanze di vna
gran parte,macancellato & fpento i No

mi di tutti quelli
che ci fono fiati ferbati da

qualun-

que altra cofa che dalle fole viuaci/sime & pietofifii-
me penne

delli fcrittori. L'a
quai coià

piu volte me-

cofteflb confideraudo &conofcendo non folo con

l'efempio degli antichimade moderni ancora, che t

Nomidi moltifsirni Vecchi & Moderni Architetti

Scultori & Pittori infieme con infinité bellifsime
ope

ro loro, in diuerfe parti di Italia fi vanno dimentican-

do & confumando a poco a poco, &di vna maniera

per il vero che ei no fene puo giudicare altro che vna

ccria morte molto vicifia j Per difenderli ilpiu che ia
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poflb
da quefta feconda morte, &

matenergli piu lun

gamentechefiapofsibilenellememoricde viui, ha-

• uendo fpefo moltifsimo tempo
in cercar

quelle, vfà-

to diligenzia grandifsima in ritrouare la
Patria l'origi

ne,& le azzioni
degli Artefici, & con fatica grande ri

trattole dalle relazioni di molti huomini vecchi,& da

diuerfi ricordi & feritti ,1a fciati dagli heredi di quel-

U in preda della poluere & cibo de tarif. Et riceuuto-

ne finalmente & vtile & piacere ho
giudicato conue-

nicnte anzi debito mio farne quella memoria che per

il tnio debole ingegno, & per
il

poco giudizio fi po-

tra fàre. Adhonore dûquc di coloro che gia fono mor

ti & bencficlo di tuttigli fludiof-i principalmente di

quelle tre arti ecccllcntifsime Architettura,Scultura,

éc Pmura,fcriuerrole Vite delli Arteficidi ciafeuna,

iècôdo i tépi che ei fono ftati di mano in mano da Ci-

mabue infino ad
hoggi,Non toccado altro

degli anti-

chi fe no quanto facefsi al
propofito noftro

per
non fe

nepoter dire piu che fe ne habbino
dettoquei tanti

Ccrittori che fOl1o eeruenuti
alla etâ nofira. Trattero

bene di moite cofe cbe fi
appartégona

al
Magiftero di

quai fi
è luna delle arti dette, Maprima che 10

venga a

fegreti
di

quelle,» alla
Iftoria delli Artefici,mi par giu

fto toccare in parte vna difputa, nata & nutrita tra

moltifenzapropofito del principato & nobilita non

dclla Architettura che queflahano lafciatada pârte,

ma della Scultura & della Pittura, effendo per luna &

l'altia parte,addotte,fe non tutte, almeno moite ragio

ni degne
di effere vdite &

pergli
artefici loro côfidera

te.Dico dûque
che gli fcultori come dotati forfe dallà

ratura & dallo efercizio dell'artedt migliore compte-

fsione-^di piufàngue & di piu fbrze, & per quefto piu

arditi & animofi de noftri Pittori, cercado di attribui

rc il piu
honorato

grado
alla arteloro, arguifcono &

prouano
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prouano
la nobilità délia Scultura primieramente da la `

Antichitafuaperauer il grande Iddio fâttolo huomo

chefu la prima
Scoltura dicono che la Scultura.abbrac

cia moite piu arti come congencri &nehà moltepiu

ibttopofte
che la Pittura, corne jl bafïb rilieiio3il fâr di

terra,di cera,o,di Stuccho,di legno,d'auorio,il gettare
de metalli,ogni cefelamento,il lauorare di incauo^di

rilieuo,nelle piètre fini,& negli Acciai3& altre molte,

lequali
&dinumero & di maeftria auanzano

quelle
délia Pittura:&aIIegandoancora che quelle cofe che

fi difendono piu & meglio
dal tempo & piu fi cofèrua

noall'ufodeglihuominijabeneficio&feruiziode'qua
li elle fon fatte, fono fenza dubbio piu vtili}& piu de-

gne défier tenute care & onorate che non fono l'ai–

trerAffermano la Scultura efîere tanto piu nobJe délia

Pittura quanto ella, è3 piu atta a conferuare & fe & il

nomedichi,e,celebratodalei,ne'marmi & ne'bronzi

contro a tuttele ingiurie
del

tempo & della Aria; che

non,e,effa Pittura,la quale di fua natura pure non che

pergli accidenti di fuora perifèe nelle piu ripofte &

piu ficureftanze che abbino faputo dar loro gli Ar-

chitettori.Vogliano eziandiocheil mmor numero lo-

ro,non Iblo degli A rtefîci eccellenti ma degli ordinari,

rifpetto allo infinito numero de'Pittori arguifcalaloro

maggiore nobilità,dicendo che la Scultura vuole vna

terta migliore difpofizione & di animo & di corpo il

che rado fi truoua congiunto interne; doue la Pittura

fi contenta
d'ogni

debole complefsione pur che abbia

la man ficura fe non gagliarda.
Et che quefto inten-

dimentolorofîpruoua fimilmente da' maggior pregi

citatiparticularmenteda Plinio,da gli Amori caufàti

dalla marauigliofa bellezzadi alcune ftatue,&dal giu-
dizio di celui che fece- la flatua della Scultura di Oro

& quella délia Pittura dargento &pofequellaalla de-



P&OEMIO

(Ira & quefta
alla finiflra. Ne tafciano ancora di aile

gare
le difficulté prima

dell'auer la materia fubbietta

corne i Marmi & i Metalli & la valuta loro rifpetto

alla facilit.1 dell'auere le tauole,le tele,&i colori,a pic

cohfiimi pregi
& in

ogni luogo. Di
poi

le eftreme &

graui
fatichedel

maneggiare

i Marmi3& i Bronzi per

la grauezza loro,&
del lau'orargli

per quella
de gli ftru

menti;nfpetto
alla leggerezza de Pennegli, degli flili,

& délie Pcnne,difegniatoi &carbonr,oltrachedi loro

fi affatica lo animo con tutte le parti del corpo.Et è,co

fa
graui(sima,nfpetto

alla cjuieta &
Ieggieie opera del

Io animo & della mano fola del
dipirttore. Fanno ap

prefib grandifsimo
fondamento fopra lo eflere le cofe

tanto
piu

nobih & piu perfette,quanto elle fi accoftano

piu al vero &diconocriela Scultura imita la forma

vera, & moflra le fue cofe
girandole intorno a tute le

vedute,Doue la Pittura per eflere fpianata con fempli

cilsimi lineamenti

diperjnelloj&nonauere

che unlu

me folo,non moftra che vna
apparenza fola.Ne hanno

rifpetto
a dire moltidilorojche la Scultura è tanto fii-

periore alla Pittura;quanto il vero alla bugia.Ma per la

vltima & piu forte ragione adducono,che alla Sculto-

re è neceflario nô folaméte la perfezzione del
giudizio

ordinaria come al Pittore,ma afloluta & Habita, di ma-

niera cheella conofca fin détro a'Marmi l'intero
appun

to di quella figura
che efsi intendono di cauarne: Et

pofla fenza altro
modello,prima fare moite

parti perfet

te, che e'ie accompagni & vnifca infieme;come bi fat-

to diuinamentegra Michelagnolo.Auuengha che man

cando diquefta félicita di Giudizio fanno
ageuolmen

te & fpeflo,di quelli incôuehienti che no hanno rime

dio;& che fatti fon
fempre teftimonii

degli erroiidel-

10 fcarpello o
dei poco giudizio dello fcultore.Laquat

cofa non auuiene a Pittori percioche ad ogni erro-
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re di pennello
o mancamenco di giudizio che vcnifl

fe lor fatto, hanno
tempo conofcendoli da per loro,

o auertiti da altri poflono ricoprirli & medicar-

li 'con il medefimo pennello che Jo aucua fatto il

quale
nelleman loro ha

quefto vantaggio dagli Scar-

pelli dellolcultore,che egli
non foloiàna corne faceua a

il ferro della lancia di Achille,'ma lafcia fenza margine

le rue ferite.
Allequali cofe rilpondendo

i Pittori

non fi:nzaf3egno dicono primieramente che voJen-

do gli Scultori confiderare la cofa in fagreflia,
la prima

nobilità è la loro:& che gli Scultori li ingannano di

gran lunga a chiamare
operaloro

la Statua del
primo

padrejerféndo ftata fàtta di terra,l'artc della quale ope-
razione medunte ilftio leuare &porre,nô

è manco dé

pittori che dx altri:& fu chiamata Plaftice da' Greci &

Fiftoria da'Latini;&da Pi-afiitele fu giudicata madre

della Scultura del Getto,& del Ceftllo j cofa chefa la

fcultura veramente
nipote

alla Pittura; concio(îa che

la Plaftice & la Pittuianafchinoinfieme& fubito dal

difegno.Et efaminata fuori di fàgreftia dicono che tan

te fono & fi varie le opinioni de' tempi,che male fipuo

crederepiu
alluna che all'altra:& che confiderato final

mente quefta nobilità doue e'uoglionojnell'uno de

luoghi perdono^&neU'altrohon vincono,ficome nel

Proemio delle vite piu chiaramente potrà vederfi.Ap-

prefib per rifcontro delle arti congeneri &
fottopo-

&e alla Icultura dicono, auerne moite piu di loro co-

rne che la pittura abbraci la inuenzione della iftona,

ladifïïciliftimaartedegli fcorti,tutti i corpi della Ar-

chitettura,per poter fare i cafamenti,& la profpettiua,'

ilcolonrc atempera,l'artedellauorarein fre{co,dilfe-

rente & vario da tutti gli altri,fimilmente il lauorare a

olio,in legno,tn pietra,in tele,&il il Miniare arte diffe-

cace da tutteJe fineltre di veîro ,il Mufaico de' vetrijil
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commetter le tarfie di colori faccendone iftorie con

ilegm tmtijche è.Pittura, lo fgraffire
le cafe con il fer-

ro,ilNiello & le
ftampe

di rame,membri della
pittnra,

gli smaltidegliorefîci, il commetter l'on» alla dama

lchina,il dipigner'le figure inuetriate,& fare ne vafi di

terra iftorie & altre figure chetegono alla
acqua,U

teflfere i broccati con le figure Se fiori & labellifsima

inuenzionedegli Arazzi
tefïiitiche fa commodita&

grandezza,potendoportarlapitturain ogni luogo&

làiuatico & domeftico:fènza che
inogni génère che bi

{ôgnaeflercitarfi,ilDifègnoche, è, difegno noftro lo

adopra ognuno.Si
che molti pmmembrihâ la pittura

& piu
vtili che non hâ la {èultura Non niegano

la et-

ternità poi
che cofî la chiamano deîle fiulture.Ben'di-

cono queflo no efTerpriuilegio che faccia farte piu no

bile che
ella fi fiadi fua

natura,pér effere
lèmpliccraen-,

te della materia.Et cli£ Te
lalunghezkà della vita defli'j

âll e anime nobilitajil Pino trxle
piantc,&

il Ceruio ittf

gli animali àrcbbon la anima oltramodo piu nobile [

che non hâ i'iiuomo.Non oftanie che ei
potefsino

ad-

durre vna fimile etternirà & nobiltà di materia ne Mu

faici loro,per
vederfene delli antichifsimi

quâtolepiu
antiche {culture cke fiano in Roma,& eflèndofi vfato

di farli di gioie,& piètre fini.Et
quâto

al Piccolo,o,mi
non numero loro,alïermano che cio no,è,per che la ar-

tericerchi mig)<or difpofizione di COI'po;& il giudizl0,

maggioré ima
che ei

depende in tuctoda la
pouertà.

dellellirt anzie loro,& dal poco fàuore ,o, auaritia che

vogliamo
chiamarlo de gli huomini ricchi,i quali non

fcnno loro com'modiei de' marmi o, danno occafione

di lauorare corne fi pao credere & vedefi che fi fece ne

tempi antichi^qaando la fcultuia venneal iommogr»!
do. Èt,c,manifefto che chi non puo confumare ô git-
tar via non piccola quanucà cji martni & pictre forcée
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quali coftano pure affai'.nô puo fave quella pratica nel-

la arte,che fi conuienejchi non vi fi )a pratica non la in

paraj&
chi non laimpara non puo fare bene.Per laquai

cofa douerrebono elcufàre
piu tofto con

quefte cagio

nilaitnperfèzzicne& il poco numéro degh eccellen-

ti;che cercare di ti'arre da elfe fotto vno altro colore la

nobiltà.Quanto a" maggior pregi
délie fculture, rifpon

dono che quando
i loro fufiino hene minori, non han

no a compartirli cpntentandofi di un putto che'ma-

^ciniloroicoloiij&porghai

pennelli ô,lepredelle di

poca fpefa,done gli fcultori oltre allà valuta grande dei

la materia,v ogliono di molti aiuti & mettono piu tem

po
in vna fola 6gura che no fanno efsi in moite & mol

te; péril che
appariicano

i
pregi

loro eflère piu délia

cjuahta & durazionudi cfla materia,delli aiuti che ella

vuoleacondurfi,& del
tempo che. vifi mette à lauorac

la;,che'della eccellenzia délia 'arte flelîâ.& quando que-.
fia non (èriiape fi truoui prezzo raaggibre comeûreb

be~ci.[cofa,aeht voient diligentementc confiderarla;

Truouino vn prezzo maggiore del marauigliofo,bel-

lo,& viuo dono,che alla vinuofîlsima & eccellentifsi-

ma opera di Apelle fece Aleffaridro il Magno donâdo.

li non tefori grandifiimi oflato mala fua amata &bel-

lifsima Câp(àfpe.& auucrttfchino di piu che Alefsâciro

era giouane, innamorato di lei & naturalmére a gli af-

fêtti d« Venere fotto pofto,& Re infieme & Greco, &

poinefaccinoquelgiudizio che piace loro.Agli amori

di Pigmalione & di quelh altri fcelerati non degni piu
d'efferc huomini,citati per pruoua della nobilità délia

arte,non fanno che fi ri (ponde rcjfè da vna grandifsima'
cecità di méte,& da vna fopra ogni natural modo sfre-

nata libidine,fijpuo faré arguméto di nobiltà.& di quel
non fo chi allegato dagli fcultori d'auer fatto la icul-

tura d'oro &]a,putura di argento corne di
fopra,con

B ni
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fëntono che fe egli auefsi dato tanto /I-gno di giudi-

ziofo quanto
di riccho,non farebbe da difputarla.& co

cludono finalméte che lo antico vello dello oro
per

ce-

lebrato che è fia, nô vefti pero altro che un MÔtone fen

Za intellettojper il che ne il teftimonio delle ricchczzc,

ne quello delle voglie difbnefte5ma delle lettere dclkr

efercizio,della honta, & del giudizio
fon

quclli achi fi

debbe attédere.Ne rifpondono altro alla dificulta dello

auere i Marmi & i metalli fe nô che quefto nafce da

la poueità propria &dal poco fauore de' potenti co-
me fi è detto,& nô da grado

di
maggiore nobilità.Alle

eftreme fatiche del corpo & apericolt proprii & delle o

pere loro,ridendo & fenza alcun dilàgio rifpondono,
che fe le fatiche & i

pericoli maggiori arguifcono mag

giorenobilità,l'arte del cauare i marmi de le vifcere de

monri,per adoperare coniii i pali & le mazze fard piu
nobile délia

fcultura; quella
del fabbro auanzcra la ore

fice;& quella del murare,la Architettura.& dicono
ap

prelîo
che le vere diffîcultà ftanno

piu
nello animo che

nel
corpo,ondequelle cofe chedilornaturahan.no.bi-

fogno
di ftudio & dt

fapere maggiore,fon piu nobili et

eccellenti di
quelle,chepiu

fi (èruono della forza dei

«orpo;& che valendofi i pittori della virtu dellanim»

piu di loro,quefto primo
onore fi appartienealla. pit~

tura.Agli
fcultori bailano le fèfte ô le <quadre

a ritroua

Te&nportaretutteleproporzioni & mifure che egli
hanno di

bifogno,a'pittori è neceflàrio okre al fapere
bene

adoperare i fopradetti ftrumenti vna accurata co

gnizione di
profpettiua,per auere a

porre
mille altre co

ie che paefi o cafàmétijoltra che bifogna auer maggior

giudicio perla quantità delle figure in vna ftoria doue

puo
nafcer piu errori che in una fola ftatue allô {cul-

tore bafta auer notizia delle vere forme & fattezze de

corpi fohdi&palpabilij&Ibttopofti in tutto al tattC*
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& di quei (bli ancora che hanno chi gli regge. AI Pitto

te. è neceflario nô folo conofcere le forme di tutti i cor

pi

retti & non retti;ma di tutti i trafparenti & impalpa

ili;&oltraqueftobifbgna che'fàppinoi i colori che lî

côuengono a'detti corpi, la moltitudine & la varietà

de quah quanto ella fia vniuerlàlmente & proceda qua
fiininfinito, lo dimoftiano meglio che altro fion&

i frutti, oltre a minerali;cognizione fbmmamente dif-

ficile ad acquiflarfi &a mantenerfi per la infinita va-

rietà loro. Diconoancora chedouelafeulturaper

la inobbedienzia & imperfezzione della materia non

rapprefenta
gli atfetti dello animo fe non con il moto,

ilquale
non attende pero molto in hi & con la fa-

xione ftefîa de membri,ne anche tutti; i Pittori
gli di-

moftrano con tutti i moti che fono infiniti, con la fa-

zionedi tutte le membra perfbttilifsime che elle fiano,'
ma che

piu?con
il fiato Re{[6,ôc con

gli fpiriti della vi-

fta.&cheamaggiore perfezzione del dimoftrare
non

folamente le palsioni & gli atfetti
dello animo,ma an-

cora gli accidenti a venire,comefanno i naturali,oltre

allalunga pratica
della arte bifogna loro auere vna in

tera cognizione di efla Fifionomia,della quale bafta fô

lo allo fcultore la parte che confidera la quantité & for

ma de'mëbrijfenza curariî délia qualità de' colori, la co

gnizion
de

quali
chi giudica dagli occhijConofce qua

to ella fia vtile & neceflària alla vera imitazione della

natura,alla quale
chi

piu
fi accofta è

piu perfetto. Ap-

preflb fbggiûgono chedouclafculturaleuâdoa
poco

apocoinvn medeftmo tempo da fondo &acquifta rilie

uo a nuelle cofe che hanno
corpo di lor natura;& férue

fi del tatto & del vedere.i
pittori

indue
tempi danno ri

heuo & fondo al Piano con lo aiuto di vn fenfb folo

la quai cofa quando ella è flata fatta da perfona intelli.

gente délia arte3con piaceuolifïimo inganno
M fattu
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'rimanere molti

grandi

huomini per non dire degli ani

mali;il che non fi è mai veduto della fcultura
per non

imitare la natura in quella maniera che fi
polla dire

tanto perfetta quanto è,1a loro. Et finalmente per ri.

fpôdere a quella intera & alïbluta perfezzione di giu-
dizio che fi richiede alla fcultura per

non auer modo

di aggiugnere
doue ella leua,affermando prima che ta

li errori fono corne ei dicano incorrigibilijnefi puo ri-

mediare loro fenza le
toppe,lequali

cofi come ne panni

fon cofe da poueri di roba;nelle fculture & nelle pitta

Te finlilmente fon cofe da
poueri

di
ingegno & dr

giu-
dizio.Di poi che la Pjzienzia c6 vn'tempo conuenien

te mediantei,modèlli,le centine,le fquadre,le fefte,&

-altri mille ingegni & ftrumenti da riportare non (bla-

tnentegli
difendano dagli errori: ma fanno condurlo

TO il tutto alla fua perfezzione, concludono che que-
fta diflfîcultà che ei mettano per la maggiore ê,nulla o,

poco:rifpetto aquelle che hanno i pittori nel lauorare

in frefco.& che la detta perfezzione di
giudizio non,

e,punto piu neceffaria alli fcultori,che a'pittori,baflan
do

aquelli
condurre i modelli buoni di cera di terra os

d'altrOjCome a
quefti

i loro difegni in fimili materie
pu

re o,ne cartoni;& che finalmente quella parte che rida

CeapocoapocoJoro
i modelli ne'marmié

piutoflo-

pazienzia
che altro.Ma chiamifi giudizio corne

voglio

no gli

fculrori fe egli, è, piu neceffario achi laijora in

frefco che achi fêarpella ne" marmi.Percioche m quel-
lo non folamente non ha

luogo
ne lapazienzia nel il

tempo per
elfere capitalifsimi nimici,della vnione del

la calcina & de'colorinna per che l'occhio non vedei i

colori veruinfino a che la calcinanori,è,benrecca,nela

mano vi puo auere giudizio d'altro che del molle,o,

fecco;di maniera che chtlo dicefsi lauorare al buio,ô^

con occhiali di colori diuerfi dal vero, non credo chç

errafsi
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erralïé di molto.Anzi non dubito punto,che tal'nome,

non fe li conuenga,piu che al lauoro d'incauo;alquale

per occhiali,ma giufti & buoni,fèrue la cera. Et dico-

no che a queftolauoroè necefïârio auere vngiudizio

rifoluto, che antiuegga la fine nel molle, & quale egli

abbia a tornar'poi fecco.Oltra che non fipuo abbando

nare il lauoro,mentre che la calcina tiene del frefcoj&

bifôgnarefblutamentefarein vn'giorno,quelloche fâ
lafcultura in vn'mefè.Et chi non ha quefto giudizio &

quefta eccellenzia,fi vede nella fine del lauoro fuo, o,

col tempo,le toppe,le macchie,i rimefsi,& i colori fo-

prappoftijO
ritocchi a fècco-.che ê cofà viliGima Per-

che vi fi fcuoprono poi
le muffej& fanno conofcere la

infufficienzia,&ilpoco fàpere,delloartefice fiiojfi

corne fanno bruttezza,i pezzi rimefsi nella fcultura.

Soggiungono ancora che douegh fcultori, fanno in-

fieme due,o tre figure
al più d'un'Marmo folo; efsi ne

fanno moltein vna tauola £bla3co quelle tante & fi va-

rie vedute,checoloro dicono che hâ vna flatua fola:ri

compenfàndo con la
varietà delle pofiture,fcotci,&

attitudini loro,il poterfi vedereintornointornoquel-
le deglifiruItori-Arfermano

oltra di cio, chela Pittura

non lafcia elemento alcuno,che non fia ornato,& ripie
no di tutte le eccellenzie,che lanaturahâdatoloro;

Dando lafua luce, o lefùe ténèbre alla aria, con tutte

le fiie varieta & imprefsioni;& empiendola infieme di

tutte le fôrti degli vcclli^Alle acque,la tra/parenza,i pe

fcijiMufchi^efcluume^lvariare delle onde,le naui,&
l'altre fue pafsioni;Alla teira,i monti,i piani,le piante,i

frutti,i fiori,gli animali,gli edifizii,con tanta moltitu-

dine di cofe,& varietâ delle forme loro,& de' veri colo

ri;che la natura {leffa,molte volte n'hiî
marauiglia.

Et dando finalmente al fuoco tanto di caldo & di Iu^1

ce,che e' il vede manifetf amente ardere le cofè;cV quaii
c
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tretnolando nelle fue fiammc,rendere in
parte

lumino

fe,le piu ofcure
tenebre della notte Perle

quali cofe

par'loro,potere gil1l1:amenre conchiuderc,& dire ;che

contra pofto
le difîîcultà degli fcultori,alle loro,le fati-

che del copo;alle
fàtichedello animojla imitazione cir

cala forma fôla^alla imitazione délia apparenzia
circa

laquantità&laqualitacheviencalo occhio; Il poco

numero délie coie doue la fcultura puo dimoftraie,&

dimoftra la virtu fua,allo infinito dl
quelle che la

pittu

ra ci rapprefenta;oltra
il coferuarle perfettamente allo

intelletto,& farne parte in
que' luoghi

che la natura

non hâ fatto ella Et contrapefato finalmente le cofe

1 dell'una;alie cofedcll'altrajla no^iltà della fcultura,qiM i

to à lo ingegno,
a la inuenzione, & a'1 giudizio degli

artefici fuoi;no comipondeagran pezzo,a quella
che

hS,& merita la Pittura.Et quello èquello,cheper]'u-

na&perl'ahra parte^miê venutoagliorecchi degno
di confiderazione.Ma perche

a me pare che gli ftultori

abbino parlato
con troppo ardire;&i pittori con

trop

po fdegno;Per attere io

aflfai
tempo confiderato le cofe

délia fcultura,& effermi efercitato
fempre nella

pittu-

ra quantunche piccolo fia forfe il frutto che fe ne ve-

de Nondimeno&perquel tanto
cheegliê, & per

la imprefa
di quefti fcritti, giudicando mio debito,di-

moftrare il
giudizio

che nelloanimomioneho fatto

feropre;& vaglia
la autorità mia

quanto ella
puo dira

fopra tal'difputa ficuramente & breuemente il
parer

mio. Perfuadendomi di non fbttentrare a carico alcu-

no di profunzione
o dt ignoranzia non trattando

io de l'arti altrui jCOtne hanno
già fatto molti, per ap-

parire nelvulgo, intelligenti di tutte le cofe;median-

telelettere; Et corne tra gli ahriauuennea a Formio

ne peripatetico
in Efefo,che ad oftentazione della elo-

Cjuenziafuajpredicando &difputando de le virtù &
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parti
dello eccellente Capitano;nôn meno de la profun

zione,che delà Ignoranzia fua, fece ridere Anmbale.

Dico adunque che la Scultura & la Pittura per Il vero

fono forelle;nate di vn'Padre,cl-te il difegno,in vn'fbl'

parto,& ad vn' tempo:& non precedono l'una alla al-

tra, €s non quanta
la virtù & la forza di coloro che le

portano adoflo,fa pafifare 1'uno artefice innanzi l'al-

tro ;& non per differenzia-^grado di nobiltà1 che ve-

ramente fi truoui infra di loro.Et fe bene per la diuerfî

ta della efïènzia loro,hanno moite ageuolezze: non fo

no elleno pero netantc^nè di maniera,che elle non ven

ghino ginftamente contrapefàteinfierae;& non fi co-

nofca la pafsione,o
la caparbietà,più tofto che il giudi-

zio,dichi vuole che l'una auanzi l'altra. La onde a ra-

gione fi puo
dire che vna anima medelïma

regga due

corpi:& io per quefto conchiudo,che male fanno colo

ro, che fi ingegnano didiilinirle,&di fepararle l'una
da l'altra. De laqualcofa volédoci forfe sgannare il cie

lo,& moflrarci la fratell jnza & la vnione di
quefte due

nobilifsime arti,hiî in diuerfi tempi fattocinafcere mol

ti fcultori che hanno dipinto;& molti pittori, che han

no fatto de le fculturc;come fi vedrà nella vita di Anco

nio
del pollaiuolo;di

Lionardo da vinci,& di molti al-

tridigià paflati. Ma nella noftra et.ci hâ prodotto la

bond Diuina,Michelagnolo Buonarroti,nel quale a-

mendue quefle arti,fi perfette rilucono & fi nmili &

vnite infiemeapparifcono;cheiPittori,delefuepittU'
re ftupifcono;& gli fcultorije (culture fatte da lui,am

mirano,& reuerifcono fommamente.A
coftui,perche

egh non auefife
forfe a cercare da altro maeftro, doue a

giatamente
collocare le figure fatte da lui; hâ la natura

donato fi fattamente la fcienzia della architettura; che

fènza auerebifogno
di altrui,pu8 & vale da fe folo, &

a quefte;& a quelle jmagmi daim formaiedare ono-

C ii
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rato luogo;&
ad effe conueniente.Di maniera che

egli

meritamente debbe eilèr detto, (cultorc vnico;Pittore

ibmmo; & eccellentifsimo Architettore;anxi, della ar-

chitettura vero maeftro.Et ben' pofsiamo certo affer-

mare,che e' non errano punto coloro,che lo chiamano

diuino;poi
che diuinamente lia

egli in Cefolo raccolte,

le tre piu
Iodeuoli arti,& le piu ingegnofe,che

fi truo-

uino tra'mortali;& con cfle ad
efempio d'uno i Dio,in

finitamente ci puô giouave.Et tanto bafli per
la

dilpu-

ta fatta dalle parti,& perla noftra opinione. Et tornan

do oramai a'1 primo propofitojdico che volendo
per

quanto fi cftcndono le foizemie3trarre da la voracifsi-
rnabocca del tempo, i nomi degli Scultori, Pittori,&

Architctti,che da Cimabue in qui fono ftati in Italia

di qualche
eccellenzia notabile;& defiderado che que-

fia mia £'1tÍca,fta non meno vtile,che io me la fia pro-

poftapiaceuolejMi pare neceflano,auanti che e'fi ven

gaalaiftoriajfarefôttobreuità vna introduzzione a

quelle
tre arti;nelle quali valfero coloro,di chi io deb-

bo fcriuere le vite:A cagione che ogni gentile fpirito,

intenda primieramente
le

cofepiii notabili delle loro

profefsioni;& appreffo
con piacere & vtile maggiore,

poia

conofcere apertamente,in
che e' fuffero tra fe dif

ferentij& di quato ornamento & comodità alle patrie

loro,&achiunque
voHevalerfidelainduftria& fape

re di quelli.Comincerommi dunque
da l'Architettura,

corne da la
più

vniu erfale,& più neceflària & vtile agli

huomini,& al feruizio & ornamento della quale fono

l'altre due;& breuementc dimoftrerrô,la diuerfità del-

le Pietre;le maniere,o modi dello edificare,con le loro

proporzioni;&
a che fi conofchino le buone fabbriche

& bene intefè. Apprefïb ragionando de la fcultura, di-

ro come le ftatue fi lauorino;la forma & la proporzio-

ne chefialpetuloroj&c^uaU fiano le buone {culture,
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con tutti gli ammaeftramenti più fêgreti & piû neceflà

rii.Vhimamente difcorrendo de la pittura,cfirô de di-

fègnojde' modi del colorire;de'l pei fettamente condur

reIecofè;delaqualitàdieflePitmre;
& di qualunche

cofa che da quefta dependa
De Mufaici

d'ogni forte;

de'l Niello; de gli smala ;de' lauori a la Damafcliini;&

finalmente poi
de le ftampe delle pitture Et cofi mi

per(uado,che quefle fatichemie, diletteranno coloro

ehe non fono di quefli efercizti.EtdilctterannocVgio
ueranno a chi ne hâ fatto profefiione Perche oltra

che nella introduzzione riuedranno i modi dello
ope-

rare ;& nelle vite di efsi
artefici,impareranno doue fia-

no l'opeTe loro;& a conofcere ageuolméte la
perfèzïio

ne,o imperfezzione di quelle ;& difcerneretra ma-

niera & maniera z E' potranno accorgerfî ancora,

quanto
meriti Iode & onore,chi con le virtù di fi nobi

li arti,accompagnaonefticofl;umi,& bontà di vita.Ec

accefi di quelle laudi che hanno confeguite i fi fatti fi

alzeranno efsi ancora à la vera gloria Ne fi cauerà po-
co frutto de la floria,vera guida & maefira delle noftre

azzioni leggendo la varia dîuerfiti di inimiti cafi oc-

corG a
gli Arte6ci;qualche voltaj>er colpa loi-o,& mol

te altre della fortuna Refterebbemi a fare fcufa, de lo

auerealle voltevfàto qualchevoce non ben'tofcana,

dela
qual

cofa non
vo' parlare auendo auuto fempre

piu cura.di vfàre le voci &i vocaboli particulari &pro

prii delle noftre arti;che i
leggiadri,o gli fnelli della de

licatezza degli fcrittori.Sianulecito adunche vfarenel

la propria lingua, le proprie voci de* noftri artefici &

contentifi ogn'uno
de la buona volonta

mia,laquale fi
è moflà a fare queftp elfetto non per infegnare ad al-

trijChenonsôpcrmejMaper defiderio di conferuare

almanco quefta memoria degli artefici piu celebrati'i

poi che in tante cfecine di anni non hô
laputo vedere

C iii
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a ncora,clu* n'abbia fàtromolto ricordo. Con cio/îa
c he io h«A)piu tofio volutoco quefte roze fauche nue,

o mbreggiando gli egregii fatti loro, renderli in qual-

che parte,f'obligoche
io tengo

aile
opere fue,che

mifbno ftatemaeftre,adimpararequel tan

to che io fô Che malignamente
vi-

uendo in ozio,effer cenfordelle

opère altrui accufandole

&
riprendendole

co-

ine i noftri
fpeflb

coûumano.

Ma
egli

ê già Tempo

di venire a Io effetto.

Finedel Proemio



DE LE DIVERSE PIETRE

CHE SERVONO A GLI ARCHI-

TETTI PER GLI ORNAMENTI, ET PER

LE STATVE ALLA SCOLTVRA.

Cap. t.
`

VANTO Sia
grande l'utile,clie ne

apporta
l' Ai chitetura non arcade a

me raccotarlo;per trouarfi molti fcrit

tori i quali diligentifsimamente,& a

lungo n'hanno trattato.Et
per quefto

laiciando da vna partele calcine,Iea-

rene,i legnami,i ferramenti, e'1 modo

del fondare,& tutto qucllo che fi adopera alla fabrica;

& l'acque,le regioni,e
i fiti lai-ganiente gia defcritti da

Vitruuio,& dal noftro Lcon Bacifta Alberti ;ragione-

ro folamcnte per fèruizio de' noftri artefici & di qua-
lunque

brama {àpcrescome debbano effere vniuerfâl-

mente le fabriche.Et quanto
di

proporzione vnite, &

di corpi,per confcguire quellagraziata bellezza,che fî

defidera,breuemente raccorrô infieme,tutto quello,
che mi parrà neceflano a

quefto propofito Et accio-

che piu manifcftamente apparifca la grandifsima diffi-

cultà del lauorar delle
pietre,che Con durifsime & for-

ti,ragioneremodifl.intamentCjma
con breuità, di cia-

fcunafbrtediquelle,che maneggianoinoftri Artefi-

ci.Et primieramente
del Porfido.Quefto è vna pietra

roflaconminutifsiirtifchizzi bianchi condotta nella

Italia gta delo Egitto;doue comuneméte fi crede, che

nel cauarla ella fia piu tenera,che quado ella è ftata fuo

ri della caua,alla pioggia,al ghiaccio,e al Sole perche
tutte quelle cofe la fanno piu dura,&piu difficile a la*
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uorarla.Di quefta fè ne veggono infinite opere lauora

te,parte con gli fcarpelli,parte fegate,& parte con ruo

te,& con gh fmerigli confumate a poco
a poco come1:

fe ne vede in diuerfi luoghi diuerfamence piu cofe;cio

e,quadri, tondi, & altri pezzi fpianati, per far paui-
menti: &cofi ftatue per gli edifici; & ancora gran-
difsimo numero di colonne & picciole & grandi,
& fontane con teftc di varie mafchere, intagltate con

grandifsima diligenzia.VeggonG anchora oggi ïèpol-
ture con figure di baflb & mezzo rilieuo, condot-

te con gran fatica;come al tempio di Baccho fuor di

Roma a fanta Agnefa la fepoltura che e' dicono

di Santa Goflanza figliuola di Goftantino Impera-

dore doue fon dentro molti fanciulli con pampa-

ni&vue,chefannofede della difficultàjc'hebbe chi la

lauoro nella durezza di quella pietra.Il medefimo fi ve

de in vn
pilo a Santo

Ianni Laterano,vicino alla porta

fanta,ch'eftoriato;& euui dentro gran numero di figu
re. Vedefi ancora {ullapiazza délia Ritondavna bel-

lifsima cafla fatta per {èpolturajaquale è lauorata con

grande indufiria & fatica;&è perla fua forma,di gran
difsima grazia,& di fomma bellezza,& molto varia dal

l'altre Et in cafa di Egidio & di Fabio Saflb ne foleua

effere vna figura a fédère dibraccia tre & mezo codot

ta à di noflri con il refto delle altre ftatue in cala Famé

lè.Nel cortile ancora di cafa la Valle fopra vna finellra

vna lupa molto eccellente,& nel lor giardino i due pri

gionilegatidel medefimo porfidojiquali fon quattro

braccia d'altezza l'uno,lauorati da gli antichi con gran
difsimo giudicio, arte,& dilègnoji quali fono oggi lo

dati ftraordinariamente,da tutte le perfone eccellenti,

conofcendofi la difficulté che hannoauuto a condur-

li per la durezza della pietra.A di noftri non s'è mai con

dotto pietre di quefla fprte a perfezzione alcuna,per a-

uer
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uere gli artefici noftri perduto il modo del temperare
i

ferri,& cofi
gli

altri ftormenti da condurle.Vero è,che

Ce ne va fegando con lo fineriglio rocchi di cotonne,&

molti pezzi per
accomodarli in ifpartimenti per piani,

& coiî m altri varii ornamenti per fabriche;andandolo

confia mando a
poco

a
poco con vna fega di rame fen-

za denti tirata dallebraccia di due huominùlaquale cô

lo fmeriglio ridotto in poluere,& con l'acqua,che con

tinuamentela tenga molle, finalmente purlo
ricide.

Ma per volerne fare colonne,otauole,cofifi. lauora.

Fannofi per C|uello
effecto alcune martella graui &

groffè cô le punte d'acciaio temperato fbrtifsimamécc

col
langue dibecco,&lauorate a guifa di punte di dia

manti,con lequali picchiando minucamente in fui
por

fido,& fcantonandolo a
poco

a
poco

il
meglio che fi

puo,fi riduce pur
finalmente o a tondo,o a

piano, co-

rne ptu aggrada
allo artefice con fatica& tempo non

picciolo;
ma non gia a forma di ftatue; che di que-

l\o non habbiamo la maniera, & fi
gli da il pulimcn-

to con lo (incriglio & col cuoio ftrofinandolo che

yiene di luftro molto pulitamente lauorato & finita.

Succède al Porfido il Serpentino,ilquale èpicti-adi co

los-verde {cuvetta
alquanto,

con alcune crocette den-

tro giallette & lunghe per tutta
la pietra dellaquale

nel medefîmo modo fi vagliono gli arte6ci,per far co-

lonne &piani per pauiméti perle fabriche,ma di
que

fta forte non s'e mai veduto figure lauorate,ma fi bene

infinito numero di bafe perle colonne>& piedi di tauo

le,& altri lauori piu matenali Perche quefta forte di

pietra û
fchianta anchor che fia dura

piu che'l porfi-

oo;& riefee alauorarla piu dolce, & men faticola che'l

porfidoi&cauafiinEgit^&nellaGrecia^ lafualâl

dezza
ne pezzi non è molto grande.

PiutenerapoidjqueAa.cil Cipollaccio, pietra chefi
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câua în diuerfi luoghijilqùale è di color ver.de aeerbo"

& gialletto & ha dentro alcune macchie nere qua-

dre,picciole & gradi,& cofi bianche alquanto groffet-

te,& fi veggono di quefta forte in piu luoghi colonne

gjroffe
& fottili,& porte,& altri ornamenti;ma non fi-

gure. Quefta piglia il pulimento corne Il porfîdo & il

ièrpentino & anchora fi fèga come l'altre forti di pie-
tra dette di fopra,& Cene trouano in Roma infiniti pez

zi fotterrati nelle ruine che giornalmente vengono a

luce,& delle cofe antiche fe ne fono fatte opere moder

ne,porte,& altre forti di ornamenti;che fanno doue el

lefimettonoornamento& grandifsima bellezza.

Ecci vn'altra pietra chiamata Mifchio dalla mefcolarf-

za di diuerfe piètre cogelate infieme,& fàtto tutt' una

dal tépo,& dalla crudezza deH'acque.Et di quefla for-

te fe ne troua copiofamente in diuerfi luoghi,come ne

monti di Verona,in quelli di Carrara,& in quei di Pra

to in Thofcana,cofi nella Grecia,& nello Egitto che

fon molto piu duri,che i noftri Italiani.Et di quefla ra

gion pietra fe ne troua di tànti colori,quanto la natu-

ra lor madré se di continuo dilettata & diletta di con-

durre a perfettione.Di quefti fi fatti mifchi fe ne-veg-

gono
in Roma ne'tempi noftri opere antiche & moder

ne,comecolonne,vafi5fontane,ornamenti di portej&
diuerfe incroflatur er gli edifici,& molti pezzi ne'pa
uimenti.Senevede diuerfe forti di piu colori,chi tn-a

al giallo,&
al roffo,alcuni al btanco & al nero, altri al

bigio & al bianco pezzato di roflô,& venato di piu co

lori:con certi rofsi verdi neri & biâchi,che fono orien

tali,ch'è fpecie piu dura & piu bella di colore,& piu fi-

ne, come ne fanno fede hoggi due colonne di braccia

dbdrci di altezza nella entrata di San Pietro dt Romaj

lequali reggono le prime nauate,& vna n'è da vna ban

3a.& l'altra dall'altra Di quefta forte quella ch'è ne'r, =
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inoti di Verona,è molto piu tenera che l'orientale infi

nitamente,& ne cauano in quefto luogo d'una for te,

ih'è rofsiccia,& tira in color ceciato, & quelle forti fi

lauoranotuttebenea'giorninoftri con letempere.Ôf

co'ferri,fi corne le pietre noflrali,& fe ne fa & fineflrej

& colonne,& fontane,& pauimenti & ftipidi per le

porte,& cornicijcome ne rende teftimonanza la
Lom

bardiaj&tuttalaltaliaahchora.
Trouafi vn'altra forte di pietra durifsima molto piu ry

uida,& piccHiata di neri & biachi,& tal volta di rofsi:,
dal

tiglio,&
dalla grana di quella,comunemente detta

Granito Dellaquale fi truoua nello Egitto faldezze

grandifsime, & da cauarne altezze incredibili come

Roggi fi veggono in Roma negli Obelifchi Aguglie»

PiramidijColonne,& in quegrandifsimi vafide'bagni,
che habbiamo a San Piero in vincola,& a San Saluato

re del Lauro,& a San Marco, & in colonne quafi mfi^

nite,che per la durezza & faldezza loro non hanno te-
muto fuocojneferro Et il tempo ifteflb,che tutte le

cofe cacciaatcrra,nonfblamentenonle ha diftrutte,
ma ne pur câgiato loro il colore.Et per quefta cagione

gli Egittii fe ne feruiuano per i loro morti>fciïuédo in

qucfte Aguglie,co i caratteri loro flrani la vita de grî-
di, per mantener la memoria della nobiltà & virtu di

quegli.Veniuane d'Egitto medefimamente d'una altra

ragione bigio,ilquale tra piu in verdiccio,i neri & i pic
chiati bianchi,molto duro certamente,manon fi,chei

noftri fcarpellini perla fabrica di San Pietro non hab.

biano delle fpoglie che hanno trouato meflein opera^
fatto fi,che con le tempere de' ferrische ci fono alpre-

fente,hanno ridotto le colonne,&l'altre cofe a quella

fôttigliezza c'hanno voluto, & datoli bellifsimo puli-
mento fimile al porfido.Di queflo granito bigio è do-'

tata la Italjaih moite parti, nwlemaggion faldezze,'
D ii
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clie fî trouino,(bno nell'ifbla delFElba,doue i Romani

tennero di continuo huommi a cauare infinito nume-

v i>queitapietra. Et di quefta forte ne fono parte le

colonne del portico della Ritonda, lequah fon molto

belle & dt grandezza firaordinaria,& vedefi,che nella

caua,quâdo (i taglia,è piu tenero aflài, che quado è fia.

to cauato}& che vi fi lauora cb piu facilita Vero è che

bifognaperla maggior parte lauorarlo con quelle mar

te!line,che habbiano la
pûta,come quelle

del Porfidoj

& nelle gradine vna dentatura tagliente daU'altro lato.

Cauafi del meddimo Egitto,& di alcuni luoghi di cre>

cia anchora certa forte-di pictra nera detta Paragone,-

laqualeha quefto nome, perche volendo fàggiar l'or»

s'arruota fu q«ella pi etra & fi conofce il colore,& per

quefto paragonandoui fu vien detto Paragone. Que-

fia è di pi u fpecie di grana,& di colore, che chi non h*

il neromoratoaffatto,&chinbnègentiledi g'rihaor

finezza,dellaqualenerecerogliantichialcune
di quel

le fphingi,& altri animali,come in Roma in diuerfi lu&

ghi,& di maggior faldezza vna figura in Panone d'u.»

noHermaphrodito accompagnata da vn'altra ftatuadi

Porfido bellifsima Laquai pietra è dura a intagilarri,

ma è bella {lraordinariaméte,& piglia vn luftro molto

ihirabile.Di quefta medefima forte fe ne troua ancho~>

ra in Thofrana ne' monti di Prato,vicino a Fiorcnza a>

X. miglia,& cofi ne* monti di Carrara,dellaquale alla {è

olture moderne fe ne veggono moite cafTe & dipo-
fiti per i morti,& nella incroftatura di fuori del tempio
di Santa Maria del Fiore di Fiorenza,per tutto lo edifi

cio è vna forte di marmo nero,& marmo rofibjche tut

to fi lauora in vn medefimo modo. . - r

Cauafi alcuna forte di marmi in Grecia,e in tutte le par

tîd'OrientejChe fon biançlii,& gialleggiano, & tra£pa
iono molto icjuali erano adoperati da gli antichifer-
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bagni,& per (lufFe,& per tuttique' luoghi,doue i! ven

to poteilè offendere gli habitatori. Come hoggi Cene

veggono anchora alcune fineftrenellatnbuna di San

Miniato a tnonte,luogo de'monacidi Monte Oliueto

in fu le porte di Fiorenza, che rendono chiarezza &

non vento.Et c6 quefla inuentione riparauano al fred

do,& faceuano lume aile habitationi loro. In quefla ca

ua medefima cauauano altri marmi /enza vene, ma del

medefimo colore,del cjuale eglino faceuano le piuno-

bili ftatue.Quefti mattnidi ttglid Si di gtana erano fi-î

nifsimi,& Cene feruiuano ancftora tutti
quegli,die in

tigliauano capicegli,ornamenti,& altre cote di martfio

per l'architettura Et vi eran faldezze graodifsime di

pczzi,come appare ne'giganti di monte Cauallo di Ro

tna,& nel Nilo di Beluedere & in tutte le piu degne
& célébra te ftatue. Et fi conofcono efler Greche oitra

il marmo alla maniera dellctefte,& alla acconciatura

del capo,&
a t nafi delle flgare,vquali fono dall'appicca

tura delleciglia alquanto quadrirlno aile, nare delna-

fo.Etquefto fi lauora co i fcrri oidinarii,& co i trapa-

ni,& fi gli da il luftro con la pomice & col geffo di Tri

poli col cuoio,& (buffoli di pagha.
Sono nelle montagne d: Carrara,nella Carfigniana vi-

cino ai monti di Luni moite forti di marmi,come mar

mi ncn,& alcuni che traggono in bigio,& altri che fo

no mifchiati di roffo,& alcuni altri che fôn con vene

bigie, chefonocroftafôpraamarmibianchi; perche
non Con purgati,anzi orrefi dal tempo, dall'acqua &

dalla terra piglian quel colore. Cauanfi anchora altrc

fpecie di marmi, che fon chiamati Cipollmi,& Saligni,

& Câpan'ini,& mifchiati,& perlo plu vna forte di rnar

tni bianchifsirhi &]attati,chcfonogentilieihtucu

erfettiône per far le figure. Et vis'è trouato da cauar

u iàldezze grandifiimeySc Çca'è cauato anchora a gior
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ni noftri pezzi di noue braccia per far giganti & d'utï

medefimo fàfib cauatone due,& in oltre colonne della

medefima altezza per la facciata di San Lorenzo con.

dottane vna iri Fiorenza.Etin quelle caue s'efTercita-

rono tutti gli antichi,& abri marmi che quefti nô ado

perarono
per fare que' maeftri,che furon fi eccellenti)

le loi o ftatùe;efTercitandofi di continuo, mentre fi ca-

uauano le lor pietre per far le loro ftatue,in fare nefaf-

fi medefimi delle caue bozze: «!i figure corne anchora

hoggi fè ne veggono le veftigiadi moite ih quel luo,

eo
.Di qucfta forte adùnque cauanôhoggi i moderni

le loro ftatuej &nor>folo per il feruitio délia Italia;ma

fe ne manda in Francia,in Iïighiltérra in Hifpagna,e
in Portbgallo;come appare hoggi per la fepoltura fatta

in Napoli da Giouan da Nola fcultore eccellente a

Don Pietro di Toledo Vicerè di quel regno; che tutti

i' marmi gli furbn donati & condotti in Napoli dallo

Illuftrifsimo & Ecceljentifiirho Signore cosmo de

Medici Duca di Fiorenza laquale ppra fi conducc in

Hifpagna.Quefta forte di marmi ha in fe faldezze mag

giori, & piu paftofe,& morbide a lauorarle;& fe le da

bellifsimo pulimento,piu ch'adaltra forte di marmo.

Vero ë,che fi viéne tal volta a fcontrarfi in alcune vene

domadate da
gli fcultori fmerigli,iquali fogliono rom

pe re i feri. Quefti marmi fi abbozzano con vna forte

di ferri chiamati fubbie,che hanno la punta a .guifa di

pali. a facce- & piu grofii & fbttili;& dipoi fèguitano
con fcarpelli detti calcagniuoli;iquali nel mezzo del ta

gliô hanno vna tacca,& cofi con piu fottili di mano in

tnanojchehabbiano piutacche,&gli intaccano
quan^

do fôno arruotati con vno altro fcarpello Et quèfta
forte di ferri chiamanogradine,perche con effe vahno

gradinando ôî riducenaoa fînelclor figure; doue poi

con lime, di ferro djrine & tor te vanno kuando le grà
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dine,che (on reftate nel marmo:& cofi poi cdn la
point

ce arruotando a poco-apoco gli
fanno la pelle che vo-

gliano
& tutti gli ftrarori che fanno per non introna

te il marmo,gli
fanno co trapani di minore &

maggior

grandez.za,&
di pefo di dodici libre 1'uno, & qualche

volta venti;che di quefti ne hanno di piu forte, per far

maggiori & minori buche,& gli feruon quefii per fini

reogni foitedilauoro,&condurloaperfettione.

De' marmi bianchi venati di bigio gli fcultori & gli ar

chitetti ne fanno ornamenti per porte, & colonne per.

diuerfe ca(è;fèruonfené per pauimenti & per incrofta-

tarenelle lor fabriche;&gli adoperano
a diuerfè fpecie

di cofe: fimiltnente fanno di tutti i marmi mifchiâti

Imarmi Cipollini
fono vn'altra

fpecie
di grana,& colo

re differente,& di quefta forte n'e anchora altroue che

a Carrara;& quefti
il piu pendono

in verdiccio & fon

pieni di vene,che lèruono per diuerfe coiè,& non
per

rigùre Quegli che gli fciiltori chiamano
Saligni che

tengono
di côgelationé di pietra,per ellerui que* luftrï

ch'apparifcoào nel iàle,'& trafpaionb alquanto; è fatica

aflâïa farnek figure perche hanno la grana dellà
pic-

tra ruuida & grofifa;& perche ne* tempi humidi
goccia

no acqua di continuo,o vero fudano.

Quegli,che
fi dimandano Campanmi^ion quella forte

di marmi,che fuonano quando fi lauotano & hanno

vn certo (îiond piu
acuto

degli altri,quefti fem duri,&

fi fchiantano pin facilmente,che l'altre forti fudettc;&

ficauanoaPietralànta. •

Cauafi vn'altra forte di
pietra chiamato Treuertino,il

quale
feruemolto per edificare,& fare anchora

intagli
di diuerfe ragioni che per Italia in molti

luoghi fe ne-

va cauando,come in
quel

di Lucca,& a Pifa,& in
quel

di Siena da diuerfe bande ma le
maggiori faldezze &

le
migliori pietre,cio è quelle chefonpiugentili,fi ca-
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uano inful n\!rnedelTeueronèaTigolï,ch'èt.utr.âfpè
cie di congelatione d'acqtte & di terra, che perla cru-

dezza & freddezza fua non folo congela & petrifica la

terra,mai ceppi,i rami,& le fronde de gli alberi.Et per

l'acqua,che riman dentro,non fi potendo finire di afciu

gare,quando ellefon{bctol'acqua,vi rimangono po-
li della pietra cauati,chepare /pugno(j,& buccheratic

cia egualmenredi

dentro & di fuori.Gli antichi di que
fta forte pietra fecero le piu mirabili fabriche & edifiti

che <âceflèro;come appare ilColifèo,& l'Erano da San

Cofmo & Damiano,& molti altri edifid,& ne mette-

uano ne' fondamenti delle lor fâbriche infinitonume-

ro>& lauorandoli non turon molto curiofidi farli fini–

re,ma fene feruiuano rufkicamente.Et queflo forfè fâ-

ceuano; perche hanno in fevna certa grandezza & fu.

pcrbta.Ma ne' giorni noftri s'è trouato chi gh ha buo-

rati fostilifiimamente,connefi vede in quel tempio ton

do,ch'è cominciato,& non finitofaluo che tutto il ba

fàmento,in fulla piazza di San Luigi de France!» in Ro

ma,i Iquale fu condotto da,vn Fiancefe chiamato-Mae

ftro Gian; che ftudio farte dello intaglio in Roraa &

diuennetantoraro,chefeceil principiodi quefta ope-

ra;laqualepuo ftarealparagone cliquante eofèeccel-

lenti antiche& moderne, che iî han vifie d'intaglio di

tal pietra,perhanere
ftraforato sfere di afirologi,& al-

cune Salamandre nel fuoco imprefe reaij,& in altre li-

bri aperti con le carte lauorati con diligenza,trofei, &

mafchere,lequali rendono teftirnonio della eccellenza

& bontA da poterlaviorarfi qurlla pietra fimile al mar.

mo,anchorche fia ruftica.Etrecafiin fe vna gratiaper

tuttOjVedendo quella fpugnofità de buchi vnitamen-

te,che fa bel vedere. Quefta forte di pietra è bonifsima

per
le muraglie.hauendo fotto fquadratola o fcoi nicia

Uipcrchc
fi puo incroftarla di ftucco,con eoprirlo corX

eflb,1
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eflo & intagliorui
cio ch'altri vuote corne fecero gli

antichi nelle entrate publiche
del Culifeo, & in moiti

alcri luoghi:&
corne ha fatto a' giorni

noftri Antonio

da San Gallo nella fàla del palazzo del papa dinanzi alla

capelia^doue ha incroftato de trcuertini con ftucco,co

van
intagli eccellentifsimamente Ecci vn'altra forte

di Piètre che tendono a'i nero;& non feruono a
gli Ar

ctiitettori fenô a laftncaretetti.Queftefbnolaft.re foc

ti]i,prodotte
a fuolo a fuolo dal tempo & dalla natura,

per feruizio degli huommi,che ne fanno anchora
pile,

murandole talmenteinfieme che elle commettino lu-

na nel altra, & le empiono d'olio fecondo la capacité

de' corpidi quelle,& ficvinfsimamente vélo conferua

no.Nakono quefte
nella nuiera di Genoua,& i Pitto

ri fè ne lèruono,a lauorarui lu le pitturc a olio jperche
elle vi fi confêruano fii,nnolto piu lungamentejche nel

le altre cofe;come al fuo luogo
fi ragionerà ne'capitoli

della pittura Aduiene quello medefimo de la Pietra

detta Piperno,pietra nenccla & fpugnofa
come il Tre

uertino,laquale
(î caua

per
la

campagna diRom.i;&fè

nefânnoftipitidi fineftre& Porte
in diuerfiluoghico

me a Napoli & in Roma:& ferue ella anchora a'Pitto-

ri a lauorarui fu aolio come al fuo
luogo raccoteremo.

Cauafi anchora in Ilina vna pietra biancha huida la-

quale
molto ageuolmente fi fchianta; & di quefta fo-

pradiogni
altra fi férue non folamente la citti di Vine

gia,ma tutta
la Romagna anchora,facendone tutti i lo

ro lauori&diquadro & d'intaglio. Et co forte diflro-

menti & fèrri piu lunghi che gli altri, la vannolauo-

rando ;& mafsimamente co certe manellme } &vanno

fecondo la falda della pietra,per eflère ella tantofran-

gibile
Et di

quefta
forte pietra ne ha meflô in

opera

vna gran copia
M. lacopo Sanfouino,ilquale ha fatto

in Vinegialo edificio Dorico della Panatteria,& il

E
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Thofcano alla Zecca in futïa piazza di San Marco. Et

cofi tutti i lor lauori vanno facendo per quella città,&

porte,finellre,cappelle,& altri ornamenti,che lor vien

comodo di fare;non oftante che da Verona per il fiu-

me dello Adige habbino comoditâ di condurui i Mif-

chi,& altra forte di pietre;dellequali poche colè fi veg

gono,per hauer piu in vfo quefla.Nellaqualc {petto vi

cotnmettono dentro PorfidijSerpentini & altre forti

di piètre mifchie,che fanno accompagnate con effe bel

lifsimo ornamento.

Reftaci la pietra Serena,& la bigia detto Macigno,& la

pietra forte,che molto s ufa per Italia;doue fon monti,

& mafsime in Thofcana;perlo piu in Fiorenza &nel

fuo dotninio Quella ch'cglino chiamano pietra Sere-

na,è quella forte che trahe in azurrigno o vero tinta

di bigio;dellaquale n'è ad Arezzo caue in piu luoghi,a

CortonajaVolten-a,&per tutti gli Appennini;&ne*
tnoti di Fiefole èbellifsima, per cîïèruifi cauato faldet

Ze grandifiimedi piètre, corne veggiamo in tutti gli

edifici.che fonoin Fiorenza fatti da Filippodi Ser Bru
nellefco,ilqualefccecauaretuttcle piètre di San La-

renzo,& di Santo Spirito, &altre infinite,che fono in

ogni edificio per quella città. Quefta forte di pi etraè
bellifsima a vedere,ma doue fiahumidità & vi pioua

iù,o habbia ghiacciati adoflb,(î logora, & fi sfalda; ma

al coperto ella dura in infînito.Ma molto piu durabile

di quefta
& regge piu,& molto piu bel colore, è vna-

forte di ptetra azurrignajehe Cidimanda hoggi la pie-
tra del Folfato:laquale quando fi caua il primo filare,è

ghiaiofo
& groffo il fecondo mena nodi & feflure,il

terzo è mirabile,percheè piu fine.Dellaqual pietra Mi

chele agnolo s'è feruito nella libreria &Sagreftia di

San Lorenzo,per papa Clemente.Laqual pietra è gen-.

tilc di grana,& ha fatto cgndurre le cornici le colonne,
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& ogni
lauoro con tanta diligenza;che d'argento non

refterebbe fi bella.Et
quefla piglia vn pulimento bellif

Rmo; &non fi puô defiderare in quefto génère cofa

migliore.
Fuor di quefta

n'è vn'altra fpecie,ch'è detta pietra Sere

na per tutto
il monte; ch'è

piu ruuida & piu dura &

non è tato colorita:chetiene di fpecie di nodi della pie

tra;laquale regge all'acqua,al ghiaccio;& fe ne fa figu-

re^ altri ornamentiintagliati.Etdi queîlan'èlaDo-
uitia figura di man di Donatello in fu la colonna di

Mercato vecchio in Fiorenza, cofi moite altre flatue

fatte da perfone eccellenti non folo in quella città ma

perildominio,Cauafiperdiuerfiliioghi la pietra For-

te,laqual regge all'acqua,al Sole,al ghiaccio, & a
ogni

tormento;& vuoltempoalaiiorarl33mafi côducemol

to bene;& non v'è moite gran faldezze. Dellaquale fè
n'è fatto& per Gotthi,&peri i moderni i

piu belli edi

fici,che fiano perla Thofcana. Quefta ha il colore al-

quanto gialliccio,con
alcune vene ai bianco fbttilifsi-

me,che le danno grandifsima gratia;& coli fe n'è vfa-

to fare qualche fiatua anchora, doue habbiano a eflêr

fontane,perche reggano all'acqua. Et di
quefla forte

pietra è murato il palazzo de' Signori3la loggia,Or San

Michele, e il di dentro di tutto il corpo di Santa Maria

del Fiore,& cofi tutti i ponti di quella città,il palazzo

deTittijoV quellode gliStrozzi.Quefta vuole efTerla-

uorata con le martelline, perch'èpiu fbda:& cofi l'altre

pietre fudette vogliono efler lauorate ne! medefimo

modo,che s'è detto del marmo, & dell'altre forti di
pie

tre. Impero non oftantc le buone piètre & letempere

de'ferri,è di necefsità
l'arte,intelligenza,& giudicio di

coloro,che le
lauorano;perch'è grandifsima differenza

ne gli artefici tenendo vna mifura meddima da mano

a manOjin dar gratia & belkzza
all'opcre che fi lauoro-
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no.Et quefto fadifcernere & conofcerela perfettione
del fire da <jueglichefànno,a quei

che manco fanno.

Perconfiftereadunque tutto il buono & la bellezza

delle cofe ellremamente Iodate ne gli eflremi della per

fettione,che fi da alle cofe;che tali fon tenute da colo-

ro che intendono bifogna con ogni induflria inge-

gnarfi fempre di farle perfette & belle anzi bellifsime

&perfetti(sime.

Che cola fin il lauorodi quddro femplice &> il lauorodiqua-
dro intaghato. Cap. Il*

HAuendo

noi ragionato cofi in génère di tutte le

pietre,clie
o perornamenti,o perifcolture,fèr-

uono a gli artefici noftri ne loro bifogni diciamo ho-

ra ;che quando
elle ftlauorano perla fabrica;tutto quel

Io doue fi adopera la fquadra &lefèfte,& che ha canto

nijiïchiamalauoro di quadro.Et quefto cognome de-

riua dalle faccie & da gli fpigoli3che fon quadri,perchc

ogni ordine di cornici,o cofa che fia diritta,o vero ri-

fàltata & habbia cantonate,è opera che ha il nome di

quadro,& perà volgarmente fidicefra
gli

artefici la-

uoro di quadro Ma s'ella non refla cou pulita, inta-

gliandofi poi in tai cornici fregi,fbgliami,huouoli,fu-

Srùoli dentelli, gufciej& altre forti d'intagli in que'

inembri,chefono eletti a intagliarli da chi le fa, ellafi

chiama opra di quadro intagliata,o vero lauoro d'inta

glio.Di quefta forte opra di quadro & d'intaglio fe ne

fanno tutte le forti ordini Ruftico,Dorico,Ionico,Co

rinto,& Compofto,& con fe ne fece al tempo de Got-

thi il lauoro Tedelco, & non fi puo lauorare nefluna

forte d'ornamenti,che prima no fi lauori di quadro, &

poi d'intaglio,cofi pietre mifchie,& marmi, & d'ogni

forte pietra,cofi
come anchora di mattoni per hauer-

«i a incroftar fu opra di flucco intag]iata,fimilmentc di



ARCHITETTVR.A.

E m

legno
di noce,& d'albero,& d'ogni forte legno.Ma per

che molti non fanno conofcere le differenze, che fono

da ordine a ordme;ragioneremo
diftintamente nel ca-

pitolo
che fegue,di

ciafcuna maniera,o modo piu bre-

uemente che noi potremo.

Dr' cinque
ordini cf arebitettura Ruftico Dorico,

lonico,Cormtoj;ompofto ,&* dellauoro Tede-

fco. Cap. 111. #

I L

lauoro chiamato Ruflico è
piu nano di tutti

gli

altri3&
di

piu groirezza
che tutti gh altri, per eflère

ilprincipio& fondamento di tutti gli altri ordini; &

fi fa nelle modanature delle cornici piu femplici, cofi

ne' capitelli,o bafe,& in ogni fuo m ébro I fuoi zocco

h,o piediftalli,che gli vogliam chiamare, doue pofano

le colonne,fbno quadri
di

proportione,con
l'hauere da

piè la fua fafciafoda,& cofi vn'altra di
fopra,che lo ri-

cinga
in cambio di cornice.L'altezza della fua colonna

fi fa di fei cefte,a imitatione di
perfone nane,e atte a

reg

ger pe£ô;& di quefta forte fe ne vede in Thofcana mol

te
loggie pulite,& alla ruftica con bozze,& nicchie fra

le colonne,& fenza,& cofi molti portichi che gli co-

flumarono gli antichi nelle lor ville; &in Campagna
fe ne vede anchora molto

fepolture,come a Tigoli &

a Pozzuolo.Seruironfi dr quefto ordine gli antichi per

porte3fincftre, ponti,acquidotti Erarii Ja conferuar

thefbri,caftelli,torri,& rocche da cofèruarmunitione,

artiglieria,& porti
di

mare,prigioni,& fortezze,douefi

fecâtonate a punte di diamiti,& a piu facce bellifiimev

Et di quefta opera
n>:è molto per le ville de' Fiorentini,

portoni,entrate,& cafe,& palazzi,doue e'villeggionoi
che non folo recano bellezza & ornamento infinito a

quel contado,ma vtilità & comodo
grandifsimo a i cit

tadint Ma molto piu
è dotata la città di fabriche

Au.
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pendifsime

fatte di bozze,come quella di cafa Medici;

a facciata del palazzo de'
Pitti,quello de gli Strozzi,&

altri infiniti Quefta forte di edifîcii tanto quanto piu

fodi,& fcmplicriî fanno,& cô buon difegno,ranto piu
maeftria & bellezza vi fi conofce dentro & è neceflâ-

rio, che quella forte di fabrica fia piu eterna & durabi-

le di tuttel'altre,auuenga che fono i pez-zi delle pietre

maggiori,& molto miglior commettiture doue fi va

collegando tutta la fabrica con vna pietra,che lega l'al-
tra pietra.Et perche elle fon puhte & fôde di membri,
non hanno pollanzai caddi fortuna,o del tempo,nuo

cergli tanto rigidamente,quato fanno alPe altre pietre

intagliate,& traforate,o come dicono i noftri, campa-
te in aria dalla diligenza degli intaoliatori.
L'ordine I>oricorti il piu mafsiccio, che haueflTcroi i

Greci,& piu robuflo di fortezza,& di corpo,& molto

piu de gli altri loro ordini collegato infieme,& non fa

ïo i Greci,ma i Romani anchora dedicarono quefta for

te di edïnxii a quelle perfone,ch'erana, armigeri;come

impeiatori degli cflerciti,confoli &pretori; ma a gli
Dei loro molto maggiormente;come a Gioue,Marte,

Hercole,& altri,hauendo fempre auuertenza di diflin

guerejfècondo-il lor génère la diflferenza della fabrica

o pulita,o intagliata,o piu femplice,o-piu ricca; accio-

che (i potefle corrofcere da gli altri il
gradb&

la diiFeré

aa fra gl'ImperatorijO-di
chi faceua fabricare Diremo

adunque che quefta forte dilauorofrpuovfire folo

da fe,& anchora metterlo nel ftcondo ordine da baflb

foprail Ruftico;&alzando metterui fopra vno altro or

dine variato,come Ionico,o Corrnto-,o compofto;nel-

la maniera che moftrarono gli antichi nel Culifeo di

Roma,nelquale ordinatamente vfarono artc & giudi-

cio. Perche hauendo i Romani trionfàto non folo de*

Grecijtna di tutto il mondoimifero l'opra comporta m
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cima,per hauerla
i Thofcani copofta di piu tnanîere:&

la mifero fopra tutte, corne fuperiore & di forza &di

bellezza,& corne piu apparente de le altre, hauendoa

far corona aile edificio,che per eflere ornata di be' mé-

bri,fa nell'opra vn finimento honoratifsimo,& da non

defiderarlo altrimenti.Et per tornare al lauoro Dorico

dico,chela colonna fi fa di fette telle di alcezza j & il

fuo zoccolo ha da effere poco manco d'on quadro &

mezo d'altezza & larghezza vn quadro,facendoli poi

fopra le fue cornici,& di fotto ]a nia fafcia col baftone

& duo piani,fecondo
che tratta Vitruuio:& la fuaba-

Ce & capitello tanto d'altezza vna,quanto l'altra,com-

putando del capitello dal collarino in fu,la cornice fua

col fregio & architraue appiccata,rifaltando a ogni di-

rittura di colonna con que'canali,che gli chiamano Ti

grifi ordinariamente,che vengono partiti fra vn riiàl-

to,& l'altro vn quadro dentroui o tefte di buoi fecche,
o trofei,o mafchere,o targhe,o altre faiitarie. Serra l'ar

chitraue rifaltando con vna lilta i riJàltij& da pie fa vn

pianetto fottile,tanto quanto tiene il rifàlto a pie del»

qualefanno fei campanelle per cialcuno,chiamateGoc

cieda gli antichi.Et fe fi ha da vedere la colonna acca-

nalata nel Dorico,vogliono eflère venti facce in cam-

bio de canali;& non rimanere fra canale & canale altra

die il canto viuo.Di quefta ragione opera n'è in Roma
al foro Boario, ch'è ncchifsima cVd'un'altra fortele

cornici & gli altri membri al Theatro di Marcello;do-

ue hoggi è la piazza Montanara, nellaquale opéra non

fi vede bafe,& quelle che fi veggono fon Corinte.Et c

Openione,che gli antichi non le faceflero,& in qucllo
fcambio vimetteflero Vndado tanto grande, quanto
teneua la bafe Et di quefto n'è il rifcontro a Roma al

carcereTulliano, doue fon capitelli ricchi di membri

piu che gli altri,che fi fian vifti nel Dorico. Di quefto
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ordine tnedefîmo n'ha fatto Antonio da San -Gallo il

cortile di cafa Farnere in
Campo di Fiore a Roma il-

quale è molto ornato & bdlo benche continuamente

h vede di
quefta

maniera
tempii antichi & moderni,co

fipalazzi'.iqijjli perlafodezza & collegationc
delle

pie
tre fon durati & mantenuti

piu
che non hanno fatti

tutti gli altri edificii.

L'ordine Ionico per eflere piu fueko del Dorico fu fat

to da
gli

antichi a imitatione delle perfone che fono

fra tenero e il robufto:& di q'iefto rende teftimonio

lohauerle efsi
adoperato

& mefso in opera
ad

Apolli-

ne,a Diana,& a Baccho,& qiulche volta a Venere Il

aoccolo,che regge
la fua colonna lo fanno alto vr^qua

dro & mezzo,& largo
vn

quadro;
& le cornici fije di

fopra
& di fbtto fecondo queito ordme La fua colon-

na è alta otto telte,& la fua bafe è doppia con due e bafto

ni;comc ladefcriue Vitruuio al terzo ltbro al terzo ca-

po,&
il fuo

capitello fia ben girato con le fue volute,

0 cartocci o viticcl,che ognuin fe gli chiamijeome fi,

vede al Theatro di Marcello in Roma fopra l'ordme
I>orico:cofi la fua cornice adorna di menfole & di den

telli,& il fuo
fregio c6 vn poco di corpo tondo.Et vo-

lendo accanalare le colonne,vogliono
eflere il numero

di canali ventiquatro,ma fpartiti talmente,
che ci refli

fra l'un canale & l'altro la
quarta parte del canale, che

ferua per piano.Qiiefto ordine ha in Ce belhfsima gra-

tia & leggiadria,
& fe ne coftuma molto fra gli archi-

tetti moderni.

Dlauoro Corinto piacque vniuerfilmente molto a'Ro

mani, & fe ne dilettarono tanto,ch'e fecero di quefto

ordine le piu ornate& honorate fabriche.per lafeiar

memoria di loro;come appare nel tempio
di Tigoli in

ilil Teuerone,& le
fpoglle

di
Templum Pacis,& l'arco

di Pola,& quel
del

porto d'Ancona. Ma molto è

1 II
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bello il Pantheon,cioè,la Ritonda di Roma;i!quale è il

piu ricco,e'l piu ornato di tutti gli ordini detti di fo-

pra.Fafsi
il

zoccolojdiereggela colonna,di tjueftama

niera;largo
vn quadro,& due terzi,& la cornice di (6-

pra & di
fotto a proporzione fecondo Vitruio faf-

fi l'altezza della colonna noue tefte con la fua bafa7

& capitello; ilquale
tara d' altezza tutta la grofiezza

délia colonna da piè & la fua bafe fara la meta di det-

ta grofïêzza;laquale vfaron gli
antichi intagliare in di-

uerfi modi.Etl'ornaméto del capitello fia fatto co'fuoi

vilucchi,^ le fue
fôglie,fèc5do che fcriue Vitruio nel

quarto hbro;doue e egli fa ricordo effere Rato tolto que
Ro capitello

da la
fepoltura d'una fanciulla corinta.Se-

guittfi il fuo architrauc,fregio,& cornice con le mifu-

re defcritte dalui tutte intagliate con le menfble,& iio

uoli,& altre forti d'intagli fotto il gocciolatoio. Ei fre

gi di quefta opera fi poffono fare intagliati tutti cô fb-

gli ami,& ancora farne de'puliti o vero co iettereden-

trojcome erano
quelle al portico

dellaRitonda di bron
zo commefïè nel marmo Sono i canali nelle colonne

di queftaforte a numero ventifei,benche n'è di manco

ancora & è la quarta parte del canale fra l'uno & l'al-

tro, che refla piano:come benifsimo
appare in moite o.

pere antiche,& moderne mifurate da quelle.
L'ordine copofto3{è

ben Vitruio non ne ha fatto men-

zionc.no facendo egli conto d'altro, che
dell'opera Do

rica,Ionica,Corinthia,&Thofcanaitenendo troppo li

centiofî coloro,che pigliando di tuttequattro quegli or

dini nefaceflèro
corpi,chegli rapprefèntadêro piu tofto

moftri che huomini; per auerlo coftumatomoltoi i Ro-

mani,©^ a loro imitazionei moderni,non mancherô di

quefto ancora accio fe n'abbia notizia dichiarare&

formare il
corpo di quefla proporzione di fabrica.Cre-

dendo
quefto, chefeiGreci e i Romani formarono
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que' primi quattro ordini, &
gli riduflero a mifiira &

regola generale;che
ci

pofiino eflere ftati
diquegli che

abbino fin qui
fatto nell'ordine

Compose, & com-

ponendo
da fe delle cofe,che apportino molto piu gra

zia,che non fanno le antiche Et per quefto è fcor-

fbl'u{b,che giaènominato quefto ordine da alcuni

compofto,da
altri Latino, & per alcuni altri Italico.

La mifura dell' altezza di quefta colonna vuole effere

dieci tefte la bafe fia
per

la meta della grotfezza

della colonna, & mifurata fimtle alla Corinta corne

ne appare
in Roma all'arco di Tito Vefpafiano Et

chi vorrà far canali in quefta colonna, puo fargli fi-

mili alla Ionica, o corne la Corinta; o corne {àriî'ani-

mo di chi farà l'architettura di quefto corpo,ch'è mifto

con tutti gli ordini. 1 capitelh fi potion fare fimili a i

Connti faluo che voghono effere pui la cimafa del

capitello;&
le volute o vitici

alquantopiugrandi:co-

me fi vede all'arco fuddetto.L architraue fia tre
quarti

della groffezza
della colonna, & il fregio abbia il re-

fto pien di menfole; & la corn
icejquanto

1architraue,

chelagettolafadiuentarmaggiore: come fi vedenel-
l'ordine vltimo del Culifeo diRoma:&in dette men-

-fole fi poflbn far canali a vfo di
tigrifi,& altri

mtagli fe

condo il
parere deH'architetto:& il zoccolo,doue pofà

fu la colonna,ha da eflere alto due quadri,& cofi le fue

cornici a fua fantafia,o come gli
verra d'animo dt farle.

Vlàuanogliantichi o perporte,o fèpolture,o altre

fpecie d'ornamcnti, in cambio di colonne termini di

'varie fortijehi vna figura c'habbia vnacefta
in capo

per capitello:altri
vna figura fino a mezo,& il refto ver

fb la bafe piramide,o vero bronconi dalberi;& di que-
fta forte faceuano

vergini,{atiri, putti & altre forti di

moftrijO che bizarrie
gli

veniua lor comodo feconde

che nafecua loto nella fantafia3le metteuano
in opera.
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Ecci vn'altra fpecie di lauori che fi chiamano Tede-

fchi,iquah
fono di ornamenti & dl proporzione molto

diffèrent! da
gli antichi & da' moderni ne

oggi s'ufa-

no per gli eccellenti,ma fon fuggiti da loro corne mo-

ftruofi &barbari;Dimenticanaoognilorcofa di ordi

ne,che piu tofto confufione,o difordine fi puo chiama

re;auendo fatto nelle lor fabriche,che fon tante,c'han-

no ammorbato il mondo, le porte ornate di colonne

fottili & attorte a vfo di vite le quali non poflbno a-

uer forza a reggere il
pefo

di che leggerezza fi fia;& co

fi per tutte le facce, &altriloro ornamenti faceuano

vna maledizzione di tabernacolini l'un fopra l'altrOjCo

tante piramidi,&punte,&foglie,che non ch'elle pofl
(ànoftare,pareimpofsibile ch'elle

fi pofsino reggere.
Et hanno piu

jl modo da parer fâtte di carta,che di
pie

tre o di marmi.Et in quefte opere
faceuano tanti rifal-

ti,rotture,menfoline,& viticci,che fproporzionanano

quelle opere che faceuanoj&lpeflbr con mettere cofa

fopra cofa andauano in tanta altezza,che la fine d'una

porta
toccaua loro il tetto. Quefta maniera fu trouata

daiGothi, che per auer ruinate le fabriche antiche,

& morti gli architetti per le guerre,fecero dopo chi ri

mafe le fabriche
di quefta maniera;le quali girarono le

volte con quartiacuti,&riempieronotutta Italia di

quefta
maledizzione di fabriche: che

per
non auerne

a far piu,s'è
difineflb ogni modo loro.E Iddio

fcampi

ogni paefe
da venir tal

penfiero & ordine di lauori,che

pereflere eglino talmentedirTfoimiallabellezza delle

fabriche noftre, meritano che non fe ne fauelli piu che

tjuefto.Et pero pafsiamo a dire delle volte.

Pelfave do

le Hotte
digetto3che uengsno intagliate quan-

do Ji djftrmtno > eb1 d* impailar ïo Stttcca

o Cap. 1111.
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•V Vando le mura fono arriuate al termine,che le

volte
s'abbino a voltare di mattoni, o di tu-

fi,o
di fpugna,bifogna voltare di tauole in cer-

chio ferrato, che commettinoin crociera, oaa fchifo

farmadura della volta in quel modo, che fi vuole con

bonifsimi puntelli fei-marle;che la materia di fopra del

pefo nô la sforzi;& dapoi faldilsimamente turare ogni

pertugio nel mezzo,ne'cantoni,& per tutto con terra,

accioche la miftura non coli fotto,quando fi getta Et

cofi armata fopra quel piano di tauole, fi fanno cafle di

legnOjdiein contrario fiano lauorate,doue vn cauo ri

lieuo & cofi le cornici,e' i membri che far ci voglia-

mo,Gano in contrario;accio quando la materia fi getta,

vengadouècauodirilieuo:&cofifimilmente voglio-
no ellere tutti i membri delle cornici al contrario fcor

niciati.Se fi vuol fare pulita e intagliata medefimamen

te è neceffario auere forme di legno che formino di

terra le cofe intagliate in cauo & fi faccin d'elfa terra

le piaftre quadre di tali intagli,& quelle fi commetti-

no l'un all'altra fu pianio gola,o,fregi,chefâr fi vogue
no diritto per quella armadura.Et finita di coprir tut-

ta de gl'intagli di terra formati in cauo & commefsi

gia di fopra detti,fi debbe poi pigliare la calce,con poz
zolana o rena vagliata fottile ftemperata liquida & al-

quanto graffa;& di quella fare egualmente vna incro-

ftatura per tutte,fin che tutte le forme fian piene Et

appreffo fopra co i mattoni far la volta alzando quegli
& abbaflandojfècondo che la volta gira, & di cotinuo

fi conduca con efsi crcfcendo,fino ch'ella fia ferrata.

Et finita tal cofa fi debbe poi lafciare far prefa,& aflb-

dai;e,fin che tale opra fia ferma & fecca. Et da poi quan
do i puntellifileuano,&lavoltafi difarma,facilmente
la terra fi leua;& tiittal'opra refta intaghata,& lauora-

ta,come fe di ftuccô fofle cohdottajcV quelle parti,che
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non fbn venute fi vanno con lo flucco riftaurando,

tanto che fi riducano a fine.Et cofi fi fono condotte ne

gli edifici antichi tutte l'opre,lequali hanno poi di ftuc

co lauorate fopra a quelle. Cofi hanno ancora oggi
fatto i moderni nelle volte di San Pietro;& molti altri

maelhi per tutta Italia.Ora volendo moftrare3come lo

flucco s'impafH,fi fa con vno edificio in vn mortato di

pietra peftare la fcaglia di marmo:ne fi toglie pcr quel-
lo altro che la calce,che fia bianca, fatta o di fcaglia di

maimo,oditreucrtino:&incambiodi rena fi piglia il

marmo pefto & fi ftacciafôttilmente,&impaftafi con

la calce mettendo due terzi calce & vn terzo marmo

peft o,& Cene fa del piu u grofïb & fottile,fecondo che fi
vuollauorare grofïàmente o fottilmente.Et de gli Rue

chi ci bafti hor quefto:perche il reflante fi dira poi,do-
ue fi tratterà del mettergli in opra tra le cofe della fcul-

tura. Alaquale prima che noi pafsiamo dircmo breue-
mente de le fontane,che fi fanno perle mura, & de gli
ornamenti varii di quelle.

Come di Tartari tsr di colature di acque fi conduconole For*

tane Ruflichej&> come nello ftucco /îmurano le Te(li-

nc&Ucolature délie piètre cotte- Cap, Y.

T E fontane,che nelle mura gettano acque,furono

L da gli antichi in varie fpecie acconce, & fituatc,
ftando nelle metafore delle cofe dell'acquajno adopran
do fe non quelle,che da èflefônogenerate.Fecerodel
le pulite &lifce}& delle ruftiche anchora; &

ne' baenî
&ftufeloro feruiuano & per le

mura,& per lo piano

douefi pofàno i piedi di vani mufàicij& molto fidilet
tauano ftranaméte variarle:& di cofe maritime le ador

narono:lequali a imitazione loro hanno poi i moderni

operato in varii luoghi d'Italia & di tali opere hanno

cerco abbellire, & con diuerfe cofe ruitiche murate e
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imitate gli anticlii>& da efsi ritruouate di nuouo han

no aggmntoui aiïài,& mafsime componimenti di ope
ra tofcana coperti di colature di acque petrificate che

pendono
a guifa di radicioni fatti col tempo di alcune

congelazioni
di eflfe acquc, ne'luoghi doue elle fono

crude & grofle come a Tigoli & al lago di Pie di

lupo & in molti altri luoghi d'Itaha
Si pigliano

quelle,
& s'inneftano nelle pietre con perni di rame,

o di ferro, Se Tuno fbpra l'altro s'impiombano che

fbfpefi pendino
& rmirano quelli adoflb all'opera

Tofcana, facendola in qualche parte vedere & fra

efsi s'accomodano canne di piombo afcofe fpartiti

per quelle i bucchi che verfono le acque, quaudo
fi volta vna chiaue ^ch' nel principio di detta can-

nella & cofi fanno condotti d'acque,& diuerfi Zampil

li,doue poi l'acqua pioue per le colature di quefti tarta

ri;& colando fa dolcezza nell'udire,& bellezza nel ve-

dere. Se ne fa anchora di vn' altra fpecie di grotte piu

rufticamente comporte contrafacendo le fonti alla fal-

uatica in qu efta maniera

Piglianfi
fafsi fpugnofi, & fi commettono con far na-

fcerui erbe fopra lequali piu con ordine, che paia di-

fbrdine&fàluatico^fî rendono plu naturali,& piu ve-

te. Altri ne fa di flucco piu pulite, & lifce, nellequali

mefcolano l'uno & l'altro. Et quando qnello ê frefco,

mette,fra efTo perfregi,& fpartimentigongole,telline,

chiocciolemaritime,TartarBghe,&nicchi gradi & pic

coli, chi a ritto,& chi a rouefcio.Et di quefti Cene fan

no vafi & feftonijche tali telline figurano le foglic;&al

tre chiocciole, & i nicchi fanno le frutte:& a feorze di

teftuggine d'acqua vi fi pone.Cofi fi faancora di diuerfi

colori vn mufaico ruftico,che aile fornaci de'vetri le pa

delle talora fcoppiano & a quelle doue fi cuocono i

mattoni,& ch'adoflb alle pietre & altre colature fanno
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varii colori inuetriati,bianchi,neri,verdicci, rofsi, fe-

condo la violenzia dcl fuoco;& quelli fi murano, & co

iltucchi fi fermano,& fi fa nafcere tra efsi coralli,& al-

tri ceppi m întimi;iqualirecano in
fegrazia,& belle z-

za grandi fsima.Co
fi fanno animali & figure lequali

fi cuoprono
dt finalti in varii

pezzi pofti alla
grofia,&

co le nicchie fudette;lequa!i fono bizzarra cofa a veder

le. Et di quefta fpecie
n'è a Roma fatte moderne di mol

te fontane, lequali hanno dcfto l'animo d'infiniti a efïë

re per tal diletto vaghi di tal lauoro.Et lo ftucco con

che fi mura& lauora è tl medefimo che inanzi abbia-

mo ragionato,& per la prefa fatta con eira
rimangono

nmrate.a quelle
tali fontane di frombole,cio è fafsi di

fiumitondi &fttacciati fifanno pauimenti murando

quelli per col tello,& a onde a
vfod'acqde che fanno

benifsimo.Altri
fanno alle piu gentili pauimenti di ter

ra cotta a mattoncini con vani
fpartimenti,& inuetria

ti afuoco,come in vafi di terra dipinti di varii colori,
& con fregi,& fogliami dipinti;& quefta Ibrtedi paui
menti piu conuengono

aile ftufe &
a'bagni,che alle

fonti

Del modo di fare i Pauimenti di
commefjh. Cap. V 1.

TVtte

le cofe,che truouar
fi poterono,gli antichi

ancora che con diffîcultà in ogni génère o le ri-

trouaronOjO di ritrouarlecercarono,quelle dico,ch'al

la vida degii
huomini

vaghezza
& varietà indurre

po

teflTero;accioche i
pofteri feorgeflèro l'altezza

dell'ingc

gno
loro. Trouarono fral'altre cofe belle i

pauimenti

di piètre ifpartiti con varii mifti di porfidi, ferpentini,

& graniti,con tondi & quadri,& altri fpartimenti ;on-

de s'imaginarono,che
fare fi potelfero fregi, fogliami,

& altri andari di difègni & figure.Onde per poter me-

gho riceuere l'opéra tal lauoro, tritauano i marmi; ac-
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• cioche eflendo quegli minori potcflero per lo campo>

-q

& piano con efsi rigirare in tondo &dmtto & a tor-

to, fecondo che veniua lor meglio: & dal commettere

infieme quelli pezzilo dimandarono Mufaico. Et ne i

pauimenti
di moite loro fabriche fè ne feruirono co-

rne ancoraveggiamoaU'AntonianadiRoma,& in al-

triluoghi,douefivedeil mufaicolauorato con qua-
dretti di marmo piccioli'scoducendo fogliamimalche-

te,& altre bizarrie,& co quadri di marmo biachi, & al
tri quadretti di marmo nero fécero il

campo
di quegli.

Quefti filauorauano in tal modo.Faceuafi fbtto vn pia
no di flucco frefco di calce,& di marmo,tanto groffo,
che baftafle per tenere in fe i pezzi comefii fermaméte;

fin che fatto prefa il poteffero fpianar di fopra perche

fàceuanonel fèccarfivnaprefàmirabilej&vno fmalto

maratiigliofôjchenerulbdelcaminarejne l'acqua no

gli oiïendeua.Onde eflèndo
quefta opera in grandifsi-

maconfiderazione venuta,glingegniloro fimifero a

fpecularepiualto;
fendo facile a vna inuenzione troua

ta aggiugner fempre qual cofadi bon ta. Perche fecero

poi i mufaici di marmi piu fini,& per bagni,& per ftu-

fei pauimenti di quelli,& con piu ibttilemagiftero &

diligenza quei lauorauano fbttiliisimamentejfacendo-

ci pefci variati, e imitando la pittura con varie forti di

colori atti a cio con piufpecie di marmi mefcolando

fra quegli alcuni pezzi triti di quadretti di mufaico di

ofla di pefce,c'hanno la pelle luftra. Et cofi viuamente

gli faceuano,che nel metterui l'acqua di fopra,velando

quegli,pur che chiarafbflTejpareuanoviuifsimi neipa
uimenti, corne fe ne vede in Parione in Roma incafa

di M.Egidio,&Fabio Saflb.Perche parédo loro
quefla

vna pittura dapoterreggere all'acque, & a i venti, &

al foie per l'eternità fua;Et penfàndo
che tale opra mol

to meglio di loiuano,che dapprcflb ritoinerebbeiper-
che
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che cofi no Gfcorçerebbono i pezzi,che'I mufàico dap

preflb fa vedere,ordinaronoornarle volte &le pareti
de i mari doue tai cofe fi aueuano a ueder di lonta-

no. E perche luflraflèro,& da gli vmidt & acque fi-

difendefièro,penfàrono tal cofa douerfi fare dt vetri;

& cofi gli mifero in opra:& facendo cio bellifsimo ue-

dere, ne ornarono i tempii loro,& altri luoghi > corne

veggiamo oggi ancora a Roma iltempio di Bacco

&alcn Talche da quegli di marmo deriuano quefti,
che (i chiamano oggi mu/àico di netri. Et da quel di

vetri s'è
paffàto

al mufàico di gu(cid'ûono;&da que-
fti al mufàico dei far le figure & le (lorie di chiaro fcu-

ro pur di commelsi,chepaionodtpintei corne tratte-
remo al fuo luogo nella pittura.

Corne fiha a coneftere un edificio propar%ionato hent}

& che parti generalmcnte fe liconitenjrona

Cap' VU.

A A perche
il ragionare delle cofe particulari,mi

farebbe
deuiar tropo dal mio propofitoj lafcia-

ta quella
minuta co&Lerazione a

gli fcrittori délia Ar

chittetura dire folamente in uniuerfale come fi cono

fcano le buone fabriche;& quello
che fi

cetnuenga alla

forma loro;per
efiêre infieme & utili

&belle.Quando
s'arriua dunque,a

uno edificio, chi uoleffe vedere s'e-

glièftatoordiDato daunoarchitettoreeccellente; &

quanta
maeflria

egli
ha auuto}&

{àpere,s'egli
ha

fapu-
to accomodarfi al fito e alla uolunta di chi l'ha fatto fa

bricare:cgli ha a confiderare tutte quefte parti. In
pri-

ma,che chi lo ha leuato dal fundamento penfi,{è quel

luogoeradifpofto&capaceariceuere quella qualità
&

quantité di ordinazione,cofi nello
fpartimento del-

Ie ftanze,come ne
gli ornamenti,che per le mura com-

porta quel ficojO ftretto,o largo,o alto,o bailb;purchç
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fia fpartito con grandifsima commefuraztone: difpen-
fando & dando la qualità & quantité di colonne,fine-

~re, porte, & rifcontri dellefacce fuori & dentro nc!-

le altezze o groiïezze demuri,ointutto quello che

c'interuenga a luogo pe< iuo~o. E di necefsita che <)dt

ftnLuiichino petto ediftcio le fianze c'abbino le lor

corrifpondetie di porte, HneRre, camini,fcale ~egrete,

anticamcre,deftrt,(cr[ttoi,~t:nza che vi fi vegga errori;

come f~ri.ivnafaia grande, vn portico piccio!& le

Ajnze minorutf quali per cfler membra dello edificio,

edinecefsitach' elle fiano corne i corpi vmant egual-
mente ordinate & dtftnbuite.tecondo le qualità & va

rieti dt fabriche,come tempit tondi,otto faccie,in ~ei

facce, in croce & quadri & gli ordini varii fecondo

chi, & t gt adt che 6 troua chi le fa fabncare. Percio-

che quando fon d)(egnari da mano che abbia giudi-
cio con bella maniera,moftrano t'eccetienza dello arte-

~ce,& la animo dello auttor della fabrica.Percio figu-

reremopermegho eneretnteftvn paiazzoautdt tot-

to :& quefto ne dara lume agli altri edifici,per modo di

potcr conofcere, quado fi vede,fe e ben formato o no.

In prima
chi considérera la facc<ata dinanzi !o vedr~ le

uatodjterra,oinfuord)neditca!ee,odt muncctuolt,

tanto che quellosfogo io faccia vfcir di terra con gran
<lezza<& fërua che le cucine o cantine fotto terra hano

piu viue d) lumij& piu alte di stbgo che
molto ferue

& ad abitarui corne & per terremoti & ahricafidi

~brcuna. Bifogna che rapprefenti il corpo dell' huomo

in tutto,&)e parti ciafcuna Rmt!e che per auere~

corne l'huomo, a temere i venti, I'acque,& t'altre cofe

della natura;cori egli fia fognato co ifmattitoi.che tutti

rifpondino a vn centro che porti via tutte infieme

le bruttezze ,€ i puzzt.che gli poflano generare infer-

mitA. Per l'afpetto fuo primo la &ecMMvuoIe auere
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decoro & mae~a, & cHere
compartita

corne la faccia

deithuomo,)a porta da batïb ein mezo,cofi corne nel-

la tetla ha l'huomo la bocca,dode nel corpo paHa ogni

forte dt alimento,le fineftre per gli
occhi vna di

<~ua~&

l'a!tradi la,feruando fempre pan ta che non fi faceia fe

non tanto di
qua~quanto dt la negli ornamenti o dar-

chi o colonne a
p~aft.rio

nicchteo nneftreinginoc-

chiate~o vero ogm forte di ornamento, con )e mifllre

&ordtn~chegtas'crag!onaiooDorici,oIonici,oCo

rinti,o Tho~cani.Sta ti fuo corn!cione,che re~ge
il tet-

to facto con proporzione della faciata~fecondo ch'egli

ègrande,<Sechei'acquanonbagni la facciata, &chiRa

nella ftrada a tedere.Sij di ~porto fecondo la
proporzio

ne dell'altezza &: della
iarghezz.a

di
quella fjcdaïa. En

trando dentro ne!
primo ncetto fa magninco,& vnira

mente
cornfponda all'appicatura dellagola, oue~paf-

ta;&na(neltoc!e!a''ga,acciochcie ftrette o de caualli,

o d'altre calche; che
fempre v'interuengono,non faci-

no danno alor medcfimi neU'ent' ata o dt Me o daltre

aIIegrez&e.H cortila figurato per il corpo fia quadro &

v~ua'e,overovn<]uadro&mezo,come tutte le
parti

del
corpo:&

fia ordmato di porte & di parita di fianze

dentro c6 belli ornamëti.Vogttono ie icate publiche ef

fercomode &do)ctaHa!ire,perche quado fon
ripide

rompono
le

gâbe
Et quefto

mëbro è piu d'tncite a
por

ne!!e ~abriche,&: per e(fere il piu freduëtato che fia, &

piucomune,auuiene~pelto,<:heper
&!uar!e ftanzeïe

guaftiamo. Et bifogna che le ~ate con le flanze dt fotto

tacctno vno appartaméto comune per la flate,& diuer

iamete le camere per piu pertone; & fopra
vi (la falotti,

ia)e,& diueru
appartamenti

di ftanze., che
rifpondino

fempre nella maggiore.&cod
faccino le cucinec~ie

altre Hanz.e, che quando non ci foffe auef~'ordme,&

auetleil compontmentoipezzato~ & vna cofa
a!ta

Se

G ii
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t'a!tra bana,& cht grande & chi picciola, rapprefentc-
rebbe huomini zoppi, trauolti,biechi,& ftorpiati le-

quali opre fanno che fi riceue bia(imo;c~ non Iode alcu

oa. Debbono i componimenti, doue s'ornano le facce

o fuori o dentro auer corrtfpondenza del feguttar gli

ordini loro nelle colonne,che i tu6 di quelle non fiano

lunghi,o (otti!i,o grofsi,o cort),(eruando fempre il de

corodeg!iordinHuoi:nef! fi debbe a vna colonna fotti-

le metter capltelgfofïo,ne bafe (unih,ma fecodo il cor

po le memttra,!equaMabb)no!eggiadi-a&be!ia
manie

ra & dtfegno.EC queRe cofe fon piu conofciute da vno

occhio buono;ilquale (c ha giud)Z)o,d puo tenere il ve

ro compafïb,&
la i~ena mi{ura,perche da

aue!!o
faran

no Iodate le cofe & biaHmate.Et tanto ban.) auer detto

generatmente den'arc!utettura,pe) che il parlarne in al-

tra maniera, non e cofa da quef~o luogo.

DE LA SCVLTVRA.

C~ CC~/7<<A</C«~«M,e~* COWf/f<tMO~fMf/f/?M~«~

~'«CMf, che ~;<~«&d~MO<M<T<<V<~CtV

ffMHfepf~ffC C~. P~/J'

T A Scultura,e vna Arte, cheleuando il iupcrSuo

da!amate)ian)gg€tta,)anduceaqueiia&))madt

eorpo~che
nella idea dello Anefice ë difegn~iâ.Et ê da

conf)derare;che tutte le figure
di

qua!unquc forte fi fia

no,o intagliate ne' Marmi, o gittate di bronzi,o fatte

di (tucco,o di legno,auendo adeHere di tondo rilieuo,

& chesirandointomott
fi abbino a vedere per ogni ver

(b;e di necefsità,che a voletle chiamare pertet[e,e)te ab

bino di motte parti.La prima ë,che quando vnaHmHS

gura ci fi prefenta nel primo afpetto alla vifta, ella
rap-

prefenti
& renda (om)g!ianxa,a quella cofa perla qua-

le ella e fatta~o fiera,o vmi)e,o bizarra, o a!!egra,o ma-

letULonica~eondo
chi fi figura E~ che eUa abbia cor.
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nfpondenza di parità di membra~cioe, non abbia!e

gambe lunghe,il capo grofïb,tebraccia corte,& d~fbr

mi.MafIaben'mii~rata,&vgua)mcnte aparté aparte

concordata,da'lCapo a' piedi. Et f!mi!mente fe ha la

faccia di uecchio,abbia le braccia,il corpo le gambe,

le mani & t piedt
d( uecchio,vnitamête ofîuta pef tut-

to,mu(cutofa,netUUM,&te venepcHea'tuoghi loro.

Et fe ari la faccia di giouanc,debbe parimente encr ri-

tonda,morbida,& dolce nella ar ia,& per tutto unita-

mente concordata. Se ellanon ara adcfÏere
ignuda,

facciad che i panni
chella ara ad auere addoiro non fia-

no tanto triti che abbino del ieccho~ne tanto
grofsi,

che paino
~a(st Ma fiano con le fue rottU) di

picghe

girati talmente, che fcuoprino
b

tgnudo di fbtto, &:

con arte & grazia talora io moRrino, & ta!ora!o a-

fcond!no,tenzaaicnnacrudexzache offenda la
figu-

ra. Siano i fuoi
capegli

& la barba lauorati con una

certa morbidezza, fuellati & ricciuti che moftnno di

fHeres6btt~auendoH data quella maggior piumofi-
ta & luftro,che puô io fcarpello.Ancora che gli fculto

ri in quefta parte non pofsino cofi bene contraiÏare la

Natura,facendo efsile Ctocchede'capegU fbde& ric-

ciute,piudt maniera chedi immitazione naturate.

Et ancora che le
figure

fiano ueflite,ê neceHano fare i

piedi &
le mani che fiano condotte di bellezza & di

bonta corne le altre parti. Et per eiïere tutte la
figura

tonda e forza che in faccia,in profn!o,& di dien-o, ella

fia di proporzione vguale,anedo ella,ad ogni girata &

veduta,a rapprefentard
ben diipofta per tutta. E necef

tatioaduaquejChe e!)aabbia cornfpondenzia, & che

vgualmente
ci lia per tutto attitudine, difegno,vnio-

nc,grazia,& di)igenzta,lequa]
cofe tutte infieme dimo

Rrino Io ingegno & il ualore dello artefice. Debbo-

no le
6gure co~t

dirilieuo come dipintejeÛer condotte

G ni
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più
con il

giudizio
che con la mano, auendo a ftare in

a)tczxa,doue fia vna gran diftanza,perche la
diligenzia

dell'ultimo finimento non fi vededalontano; Mafi co

nofce bene la bella forma delle braccia & delle gambe:

& il buon giudizio
nelle falde de panni con poche pie-

ghe;per che
nella

~mphcita
de! poco~H moUra la acutez

za dello ingegno.Etper que~ole figure di marmo,ode

broxo che vanno vn'poco alte~vogtiono efÏpre trafora

tegag!iarde;acctoche
il Marmo che e b)anco,& i! bron

zo che M del
nero,pigiino

a la Aria,della ofcunta &

perqudia apparifca daiontanoIHauoro eiïer 6nito,&

daprejHo fi vegga lafciato in boZxe.La quale aduerten-

za ebbero grâdemente gli Antichi,come nelle lor figu

re tonde & di mezo r ilieuo che
negli archi & nelle co-

lonne veggiamo
di

Rorna; lequali
moflrano an cora

au et gran giudizio
che

egh ebbero.Et infra i Moderni

itvedccnere~afoofferuatoi! medefimo grandamen-

te nelle fue opere
da Donatello .Debbefi oltra d)

que-

{to confiderare,che quando
le ftatue vanno in vn'!uo-

go -.tlto,che non abbia molta dillanza da
pocer~ difco-

itare a giudicarle
da lontano ma che vi abbia

quaf!
che a flar loro fotto,che cofi fate figure fi debbon fare

di vnatef):a,oduepiudtakezza.Etqneftoi] fa,perche

quelle figure,
che

~bn'poRe
in alto, fi perdono nello

fcono ddia veduta Rando di fotto & guardando allo

in fù.Onde cloche fi da di accrefcimento, viene acon-

iuma) nella groHezza dello fcorto, & tornano poi di

propozione netgnadai]e;gjufte,&nonnane;macon

bon)~ima grazia.Et quando
non

piaceffe ~a) 'quefto,

potra
mantenere le membra della

figura ~fottttettc &

gentili,
che quefto ancora torna qua6 il mede~mo

CoH.umaf! pcr
molti a) ten~ci, fare la 6gura di noue te-

{~c;!a quale
vi en'partita inotto tefle tuna,eccetto la go

la, il ccllo, & l'al.ezza de! piede~ che con aueRe torna
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noue. Perche due
fono gli flinchi.due

da
leginochia

a'membri genitaU,&
tre il torfo nno alla fontanella del

la gola
& vna altra da'l mento all'ultiino della trente,

& vna ne fanno la gola
&

quella parte che e, da'i doHb

del
piede,alla pianta,che fono noue. Lebraccta vengo

no appiccate
alle

fpa!)e,&da
la fontanella a la

appiccha

tura da ogni
bada ë vna tefta,& e(Ïe braccia fino a la

ap

piccatura
delle mani fono tre teHe;& attargadoR l'huo

me con le braccia.apre'apunto
tanto

quato egli e a!to.

Ma non fi debbe vfat-e altra minier' Mifu<a,che il Gm

dizio dello occhio;il quale fe bene vna cofa fara benifïi

me mtfurata, & egli ne rimanghi otfeib, non renerl

per quefto di biaGmar!a. Pero diciamo che {e bene la

MHura e vna retta moderazione;da ringrandire
le

6gu
re talmente,che le altezze & le

Jarghexxe,~eruato lor-

dine,faccino t'opéra proporzionata,& grazio~a, !o oc-

chio nondimeno ha
poi con il giudizio

a leuare, & ad

aggiugnere,fecondo
che vedra la dt<graztade]!'opera,

ta!mente che e'le dia gluRamente proporzione,grazia,

difegno,& perfezione;accio che ella fia in fe tutta Ioda

ta da
ogni ottimo gludizio.

Et
que!ta Aatua,o 6gura,

che auera
quefte parti ~ara perfetta di bonta;d< bellez

za,di difegno,& di grazia. Et tali figure chiameremo

tonde,pur che fi pofsino vedere tutte le parti nnitf,co

me fi vede nel huomo girandole
a tomo;& nmilmente

poi falirejche da quefte dependono.Ma e mi pare ora-

mai tempo
da venire a le cofe

più particulari.

Dc/~f < WO<~K«&f~'<< ~< fCH'tf COMf~ «C/?MO

(OMC <t~r0~fMMC~H~'i<M<~C~WO poi Mf/~4<<MKO,

(0<K~~M!)M'y?~f<«~MMO,e&M~&MO,

~OMfC)M<))~7/«~C~' /?f<'n-

<<MO~MW<. C~.
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(~OgHono gH ~cu!ton,quado uog)!ono!auorare
vna

SOglionoglilèultori.quldo'uoglionolauorarevnaj~nguradimarmo,tareperqueDavn'modejio,checo6gura di marmo,fare per 9uellaÂ
~n'modello,che eo

fi fi chiama,cio e' uno etemplo~che una figura di gran

dezza di meZo braccio 0 meno à piu fecondo che gli

toma comodo,o di terrao di cera,o di
Hucco;pur che

e' po(hno
mo~rare in quella

la attitudine & la
propor

xione~chehada e(Ïere,ne]Ia figurachee'uoglion'fare:

cercando accomodarfi alla larghezza & alla a)tezza del

~ailo che hanno fatto cauare,pcr tarueta dentro. Mit

permoUrarui
come la ceraG lauora,diremo deH'iauo-

rai la cera,& no la terra. Q~)eR:a per
réderla

piu morbt

da,ui fi mette dentr un'poco di feuo & di trementina,

& di
pece nera, dellequali

cofe il feuo la fa più arrende

uo!<&!atrementinategntente]n ~e;&Iapecc)e da il

colore nero,& le fa una certa fodezza
dapoi ch'e~auo-

rata,nello ftarc fatta che ella diuenta dura. Acconcia

queftamm:ura&
infieme fbnduia,frcdda ch'eHa e, fe

ne fa i
paMh.iquaIi nei'maneggiar))

dalla caldezza del

!e mani fi fanno corne paHa,& con eHa créa vna
figu

ra a ~edere,ntta,o cornet! uuole,!a<:]ua!e abbia (otto

una armadm'a,per ) reggerla
in fe flefsa ô di

legni
o di 6

h di ferro fecondo la uolonta dc!!o artef!ce,& ancor'

~puo~areconen~,&fcnza,comegtitornabene.Et~
à

poco a poco co! giudizio & le mani lauorando,crefcen

doi.)matena,coni fléchi d'o~b~diten 0,0 di legno, ri
fpingein

dentro la cera, & con metterne dell'altra fo-

pra fi aggiugne & ra~Hna,nnche con le dita fi da a
que

ito modello l'ultimo
pulimento.Et finito cio,uo!endo

fare di quegli che fiano di terra fi lauora a umilitudi-

nedella cera~ma fenza aimndura di
Jotto~odUeeno, 0

di ferro~perchc
li farebbe fendere & crepare. Et men-

tre che
queHa

fi lauora,perche non fenda,con un'pan-

no bagnato
fi tien coperta, fino che rejfta f)tta. Finiti

qu eHi piccioli mbdeil~ô ngurë
dt cera~ di terra <) or-

dina
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dina di 6re vn'altro modello che abbia ad fOere gran-

de,quam quella ReHa Rgura che fi cerca di fare di mar

mo:& f!fa alquanto maggiore,perche la terra nel' fee

carfi !a vmidita che vi e dentro ritira & rientra; accio

mHuradoto poivéga
la figura dal modello nella figura

del marmo piu giufta. Et perche il modello di terra

grade
fi abbia a reggere,in fe &la terra nS abbia a fen

dcrG,btfbgna pigliare della cimatura, o borra, che~

chiami,o pelo. Et nella terra mefcolare
quella,la qua-

le la redc in te tegnentc:& no la lafcia tendere.Armaft

dilegni fotto,&di ftoppa firetta cô !o
fpago

fal'ona

deUa figura, & fe HH fare
quella attit udine,che btfb-

gna,(ecodo
il modello

piccolo o nttOjO a federe,&co

minciando a
coprirla di terra fi coduce

ignuda,
!auo-

radola infino at fine. La quaF codotta fe fe le vuol poi

fare pâni
a dofïo che ~ano fottili, (t

piglia pannoHno~

che Ga(btti)e.& fe grofïb,grof!b:& flbagna;& bagnato,co la terra s'ititerra no !iquidamëte,ma di vn'toto,

che fia al quato fodetto; & anorno alla ngura n va ac

conciadolo,che faccia quelle pieghe,
& amaccature,

chel'animo gli poi.ge,cil
che feccoverra a indurarfl,&

materra di côtinuo le p!eghe.tn queAo modo fi codu

con'a fine i mode!ti)& di cera,& di terra. Votëdo rin-

graduto,a proporzione nel marmo; bifogna clie ne!)a

ttefta pietra~onde
s'ha da cauare la

6gnra~f!a fatta tare

vna fquadra, che vn'dntio vada in piano a' pie
della fi

gura,&
l'altro vada in a!to,& tëga fempre il fermo dél

piano ;&co(tUdritto
d)

fbpra:&nmi!mentevnatira

touadt
a di

tegno,o
d'altra cofa na al

modello,per via
de)la qnale

<)
p)~hno

le mifure da quella de!' modello

qu~to iportanotegabe~bra, &cofHebraccia:&6va

tpigoëdo )a ngnra tn dëtro con queRe mifure riporta
'dole M marmo dat'model)0)di maniera che miturado

il marmo & il modello a
proporzione

viene a !euare

H
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deUa pietra con li C:arpe!H; & !a figura a poco, a poco

mifurata viene a vfcire di quel'~nb nella maniera,chc

C
caucrebbe d'una pila d'acqua pari & diritta vna ngu

ra di cera,che prima verrebbe'il corpo,&Ja tcHa & le

ginocchia,& a poco,a poco tcopredof],& in fu tirado

M, Gvederebbcpoi !antond)tadiquc!!a fin paf!at0!l
'mezo:& in vlumo la ritondità deti'akra parte. Perche

que!)I,che

hâno fretta a Jauorare,&che bucano il ~af!o

da pnncipio,& leuano la pietra dinazt, & di dietro~n

folutaméte nô hano poi luogo doue ritirarG bifogna
<ïo!i:& di qui nafcono molti errori,che fono, nelle fta

tue, che per la voglia ch' t'arteHce del' vedere le figu
te [ode fuor' del (3~0 a vn' tratto, (petro figli (cuopre

vn' errore,che nô puohnaedtaruj,(en6vinmettono

pczzi comefsi,comeabbiamo vjfto coflumare a molti

artefici moderne. I!qua!e rattopamëto e' daciabattini,

'& non da huomini eccellenti,o macHri rari, & e' cofa

'vilifsima,& brutta,& di gradiGimo bia6mo.Sogt)ono

gli fcultori nel'fare le fiatue di marmone! principio 10ro abbozzare le figure con le fubbie,che Mno
vna<pe

c!ediferri,da!oroco~nom)nat),touah~bnoapuntati
& grofsi & andare leuando & fubbiando grofïamete
il loro jfa(!b,& poi con altri ferri detti

calcagnuoli,ch'hanno vna tacca in mezo,& fono corti,andare quella

i'jtondando,per fino ch'egHno véghino a vn' ferro pia

nopiu fottUede!'ca)cagnuolo,chehaduetacche,& e

chiamato gradina.Co'l quale vanno per tutto co ~en-

tilezza gradinando la figura, con la proporzione de

<nu(coh&de))epieghe, &!atrateggtanodi maniera

perla virtù delle tacche,o denti predetti, che !a pietra
moRra grazia mirabile. Quefto fatto ~)va leuando le

gradinature co vn' ferro pulito.Et per dare perfezzio
ne alla figura volendo aggiugnere dolcezza, morbi-

dczza,& fine, fi va con lime torte !euado le gradlnc,ïl
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~mile 6 con altre lime &ttiti & tcufHne dintte~iman

do che refti piano & da poi con punte di pom ice fi va

tmpomicundo[utta!a6gnrad.indo!e quella carnott-

ta che fi vede nelle opere mM.migItofe della fcultura.

Adoperafi
ancora il ~eHo di tripoli, accio chell'abbia-

tuftro & pu!imento:mdmentecon paglia di grano,fac

cendo ~rutïb!t <)nropiccta,tatche6nite& lufirate G

rendono à gl' octu noUri.

De' de' ~M< <~CM~<t <j&

~'<M c~cos/~ i/iCO~g&o/t'~OKf.
JS'.

Velle ngHre,che gli fcultori chiamano mezi ri

iieui,furono
trouatc già da gli antichi, per fare

"(torie da adornare le mura piane:& fe ne &rm

rono ne'teatn,& negli a) ctu per le vittone;perche vo-

lendole fare tutte tonde,non le poteuano fituare fe no

faceuano prima vna ftanza.,o,vero vna piazza che fufle

piana.Ilche
volëdo sfuggire trouarono vna fpecie,che

mezo rilieuo nomtnarono j & e' da noi coH chiamato

ancoraniqualea Hmt!itudined'una pitturâjdimoUra

prima l'intero
delle figure principali, o meze tonde, o

piu corne fono;& le {ecôde occupate dalle prime & le

terze dalle feconde; in quella fteiÏa maniera che appari-
fcono le perfone viue, quando elle fono ragunate &

fHb-ette infieme. tn quefta fpecie di mezo rilieuo, per
la diminuzione dell'occhio Mfanno l'ultime figure di

que!!o,ba(Ie come alcune teRe bafsifsime, & cofi i ca&

menti,& i paen,che fono l'ultima co~a.QueRa fpecie di

mezi rilieui da nefïuno mai ftata meglio, ne
con piu

off'eruanziafatta;ne piu proporzionatamente diminui

ta,o ailontanata le fue figure l'una da I'a]tra;che da
gli

antichi. Come quelli che imitatori del vero,& inge-

gnonnon hanno mai fatto le figure intaliftone, che
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abbino piano, elle <co ti,o fugga;Ma l'hanno ratte co'

p)-opnip)edi,chepofln0tuta
cornice di ~bt[o;Doue*

alcuni de'noR]-imoderni animonpt~de) douere hanno

fttto nelle ftorie toro di mezo riheuo pofare
le

prime

~gure nei'piano~ehe p, d< bano rilieuo, &
sfugge;& le

figure
di mezo;che R.tndo cofi non

pofano
i

piedi con

quella tbdezza,che tMtura)mentedonerebbono;!a on-

de ~pefïevotte
Ci vede le punte de pietM quelle figure

chcvo!MnQiididIetro,to,ccareg!i ~nclu delle gam-

t)e,per!ofc~r!o
cheevio!en.to.Etdtta!i cofe fene ve-

de in molte opere moderne & anchora nelle
porte di

fan Giouanni,& in ptù luoghi
di

quella eta.Et pcr que

~o i mezi riheui, che hano
Q.Lte~a pro~prieta,tbno

raî-

fi;perche
fe!amct~de!la, figura fi eaua fuor del faffo-,

auendon'a fare altre dopo quelle prime,voglonoa-

uere regola dello sfuggire
& di minuire,& co*

piedi
m

piano,
che fia pminmzi il piano, che i piedi, come fa

Fochio & la regola nelle cofe dipintci & conuiene che

e)ie abba~ino dimano in mano à proporzione, tart-

tochevenghinoa n)ie~t) fiiacciato, & bafso:&p€r

<tueAa vnione,che in cio bifogna;e')dtrHciIe dar!)
per-

fezzion'& condurgli attefo che ne! rilieuo ci vanno

icorti di p)edi,&
di tefte; ch è, necer)!ari<t auere gran-

dt~imo dtfegrt0,:t volere in cio moftrare tt valore del-

!o arteniC~.Ec tanta perfezzione
fi recano in

qucfto gra

do le cote lattorate,di tet'ra,& di cera,quanto queUe d<

bronzo,& di marmo.Perche m tutte
l'opere

che aran-

Bote parti,cb'iodico,~n'anno
i mezi rilieui tenuti bel-

ti~imi, & dagli
artefici intendeiiti ~bmmamëte lodati.

La (ecoda fpezie,che
bafsi rilieui fi chiamono, fono d't

manco rilieuo afïai ch'it mezo, & ft dimoftrano alme

no per!a
mêla di quegli,chenoi chiamiamo,'mezo ri-

heuo,e in quefU
fi puo con ragione,rare il'piano,i ca~

tncnti~kpro~ectme le ~calej& i
paeft,

corne
veggi~-
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mo ne pergami
di bronzo in fan Lorczo di Firenze,&

& in tutti t bafsi rilieui di nonato;il quale in qucHa pro
tefsionciauoro vcramentecofediuine congrant!t(si-

ma oiÏer')JZtone. Et quefii fi rendono a l'ochio ~CtJ)~

& fenza efrori~o barban(m<;pe) che non fportano tan,

tomfuori,chepo(!tnodarecau{adten'on,o di biafi-

mo.La terza fpezie
fi chiamano hafsi, & ûiacciatt rilit-

ui, i t]Uj!t non hanno attro in ~e che! difegno <Jetta ~i-

PU')Con amaccnto~&fttacciatonheno.Sono difficili

anai,attcfb che e ci bifogna dtfegno grande, & muen-

zione.Auuega
che

quefti
fono ~ticoH a J:u-g!t grazia,

per amore de' contorni Et tn que~o genere ancora

Donato !auoro
meglo ~ognt artef]C€ con arte

difegno
&inuenMone.Dt que~a&rte fen'è,viflo nevafi areti

ni afÏat 6gurc,tnaichcre ,& altre fto) ie ant)che,& ~mtt

tnente.,ne'C~mmeianttcht,&ne*conti daRampareIe

coted)bronzoper)emedjgtp,&
ftmi!menteneHe mo-

neie.Et quefto fecero perche
~e fb~efo f~ate

troppe di

rilieuo non arebbono
potuto coniarle, ch'at

colpo del

marteUo non~arebbonovenute t'unprontejdoucndof!

imprimerei Conii nella materia gittata,la qoate quado

bafïa~dura poca fatiga
a riempit i t eau) det conio. Di

quefla arre vediamo oggi molti artefici moderni che

i'hano fatta diuinifsimamente & piu di loro fi puo di-

re auere di ta!'cota veduto meg)o di perfezzione con

tutta
quella grazia che g!'ar)fichidiedero alle cote loro,

& co piu begli caratteri di lettere, & meglio mifurate.

Percio chi cono~cera ne'mezi rilieui !a
perfezzione

delle figure, fatte diminuire con offeruazione;&ne*

bafsi !a bonta dll difegno per le proipecMue,& altre in

uenzion!;& nelli ftiacciaii,~ nettezza, la
puhtezza, &

la bella forma delle
ngLU'e,che

vi fi <unno;g]t ~ra eccel

!entemente per quefte parti,tenere;o lodeuoli, o biaG-
mcuoli & miegner~ cognojfcettt altrui
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CoMC/7/~0<C~~<~O~W~<<Mt&<

MCfM/< CO~MC~~M<<t~<<'f~)COM~df-

MMOJi ferri,& comefigettino ~Mf~o, di tre forti bron

:Mj~7' CMMC~tf'<~y?<'t/f&NO~/?MO~f<KO, & mancando

ff~! cbe MOK~~CfO «fM«f~ MS~/NO,CfCOWWfffMO~

medefimo ~OW~O, Cap, ~'7-

7Sano
gl'artefici ecce!)ëci,quado vogliono gittare

dt matena,ometaUo,o bronzo ~guregradi, tare

nel principio vna flatua di terra,tâto
gtMe,Quato quel

la che e voglono buttare di meMlIo,& la coducono di

terrai quella perfezzione, ch'e concéda dal'arte,&da!

to ftudio ioro.QucHo chiama da loro modello ilqua-
le poi che ê fatto & condotto a tutta la perfezzione del

la arte & del faper loro cominciano poi con getïo da

fare prêta a ~ormare fopra quefio modello parte per par

te~&cendo a doHo a que!' modeHoi caui di pezzi, & fo

pra ogni pezzo fi fanno rifcontri,che vn' pezzo con l'al

tro (t comettano~fegnado!) 0 co numeri~o co~ttabeu;

ô altri contrafegni;& che fi pofsino cauare, & reggere
Inf!eme.Co<ta parte per partelo vano formando: & vu

gendo con olio fra gefso & gefÏo~doue le commettitu-

re s'hanno à congiugnere,& cofi di pezzo in pezzo la

figura fi forma;& la' tef1:a.le braccia,il torfo, & le gam-
be per nn'al'uttima co~:di

maniera che
il cauo di quel

la ~atua,cioC)!a forma incauata,viene improntata nel*

cauo cô tutte le parti)& ogni minima cofa,che e nehno

dello.Fatto cio,quelle forme di geffo fi lafciono affoda

re,& ripofare poi pigliano vn'palo di ferro,che fia piu

lungo di tutta la figura,che voglono fare,& che ha t

gettare:& fopra quello fanno vn'anima di terra, laqua-
le morbidamente impaftando vi mefcolano flerco di

cauallo,& cimatura,laquale anima ha la medefima for

ma che la figura del Mode!lo;& &fuolo a ~uoto cuo-
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te per ctuare !a vm!dit~ de!!a tcrra,&quena ~erue poi

aHaUguraipcrchegittandota flatua,tutta quefta ani-

ma,ch'e,(bda,vien' vacua, ne ri riépie dt brôzo,che n&

Ï! potrebbe mouere perio pefb:cot!ingt'o<Ïano tanto;

'&
con pari

miHtre
ancOa

anima;che fcaldando & co-

cendo i fuoli,come e detto, quella
terra vien' cotta be

ne,&
coH priua in tutto,de )o vmido,che gittandoui

poi fbpra
il bronzo non puo fchizzare, o fare nocM-

mento,come Jt e viHo gia, moite volte c6 la morte de

maettri,& con la rouina di tutta l'opera.
Co(! vano bi

licando quefia anima,& affettando,& contrapefando
i pezzi fin'che la rifcontrino,& riprouino,unto ch'e-

g)inovengono
a' fare che fi lafci appunto la

groffezza
dei* metallo, o la fottilita di che vuoi che la fiatua fia.

Armano fpenb quefta anima
per

trauerfo co
perni di

rame,& co rerri che Gpofsmo cauare & mettere, per
tenerla ron Heurta & forza

maggiorc. QueOa anima

quado

ë rinita, nuouamëte ancora fi ricuoce c6 fuoco

ao!cc:& cauatane Interamëte la vmidita~fe pure ve ne

tuHc refhta punta,<) !a(cia poi ripo~jre,& ritornando

&*caui del gef!o:~t formano
quellt pezzo per pezzo co

cera gialla
che fia Rata in mo))e:& fia

incorporata con

vn
poco

di trementina,& di feuo. Fondutala
dunquc

a!ruoco,tagettanoametapermeta nei pezzi di cauo:
di maniera che rartefice fa venire la cera ïottitc,iecon

do la volontà fua peril getto.Et tag!iati i pezzi,fecon
do che fono i caui adofÏb a t'anima, che gia di terra ïe

fatta,gli commetton'&in~eme gli rifcontrano, & in

neRano & con alcuni brocchi di rame fottili ferma-

no, (bpra l'anima cotta, i pezzi della cera, conritti da

detti brocchi & cofi a pezzo a
pezzo,la figura inne

Rano,& rifcontrono, & la rendono del tutto finiti.

Fatto cio vanno leuando tutta lacera,da le baue delle

<uperHuttadetcam,conducendo)ai!piu
che fi puoa
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quella ftn!tabonta & perrezxione, c~c~ deMera che

abbiaiIgetto.Etauanti ché'e' procèda piuinnazi,nz
za 6gura,& confidera d))igentememe, fe la cera h~

mancamento alcuno, & la va racconciando, & riem-

piendo,o rinafzando~o abbafïandojdouc macafïe.Ap

prenb 6nita la cera,& ferma la 6gura;metteIoArten
ce fu due alari o di legno, o di pictra, 6 di ferro,comc

vno arofto at' fuocola ~m figura con comodita, che

ella li pona alzare & abbaÛare, & co cenere bagnata,

appropriata a quello vfo cô vn pënello tutta la (tgura
va ricopredo,che la cera non

fi vegga, & per ogni ca-
uo &pertugiola vefte bene di au~a materia.Dato la

cenere,nme[te i perni a trauerfo, che pafÏano la cera,

& l'amma,(econdo chegt' ha lafciati nella figura ;per-
cioche quefU hanno a reggere l'anima di dentro, & !a

cappa di rnon,ch'e la incroftatura del'cauo fra l'anima

& la cappa,doue il bronzo C getta.Armato cio,Iarte~

cecomincia a torre délia terra fottile con cimatura,

& tterco di cauallo,come difsi battuta inueme:& con

.dihgenza fa vnaincroftatura per tutto fbnit~ima,c~

quella fi lafcia feccare,cofi volta per volta fi fa i'ahra ta

croHatura.con lafciare feccare di continuo ~n,chevie

ne interrando,& alzando alla groffezza dimezzo pal-
mo il pin.Fatto cio, que' ferri che tengono !an!ma di

dentro, cingono con aicri ferri j che tëgono di fuori

la cappa,& a quelli fi fermanOj&l'un' & l'ahro mcate

nati,& ferr ati fanno reggimento l'uno al'a!tro. L'ani

ma di denn-o,regge la cappa di fuori,&la cappa di fuo

ri regge l'anima d) dentro.Vfaf! fare certe cannelle fra

I'anima,& la cappa,ie quali fi dimandano vëti,che sfia

tanoaiainsuj&n mettono verbigraziadavn'gino-

.chio,a vn' braccio,che alzi,perche quefli danno la via

al mtta}to di (bccorrere quetio~che per qualche impe
.dimento non venine, & ic ne fanno pocht & anai fe-

condo
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condo ch'e)dtrnci!e il getto.Cio fatto fi va dando il fuo

co a tale cappa vgualmente per tutto,tal' che ella ven-

sha vnitB)& a poco poco
a ritcatdard; rinforzando tl

fuoco fino a tanto,che la forma fi infuochi tutta dt ma-

niera che la cera ch'è nel cauo di
dentro,venga

à H.t'ug-

gerfi,tale
che ella efca tutta

per quella banda,per laqua

le fi debbe gittareil metallo fenza che
venerimanga

dentt'on!ente.Etacono~cerecio,bifbg)ta quado i pez

zi fi inneflano fil la figura,pefarli pezzo perpczzo;co<t

poi nel'cauarela
cera rjpei:ir!a;&

facédo it calodi
quel

îa,vedeI'ar[e6cefen'e,nmaRatra !'antma& ]a
cappa,

& ouata
n'e vfcua.Et fappi che qui coMe la maeHna &

Iad))igezadeHoat-[e6ceacauaretal'cera;doue~mo~r.t
la dtfncutta di fare i

getti,che venghino begli & netti

Attefbche rimanédoci
pûco

di cera,ruinarebbe tutto il

getto,mafstmamëte
in

quelle parti
doueenj rimane.Fi

nito quefto l'artefice fotterra quefla forma vicino alla

fucina,doue il brozo fi fonde,& puntella fi,che il brozo

noIa!<brzi,&H fa!evie,chepo~a buttarn.&alïomota

fcia vna quantita
di groHezza

che fi pona poi ~egare il

brôzo,che auanza dt quefta materia;& quefto fi
~per-

che vega piu netta.Ordina il mettallo,che vuo!e;& per

ogni Hbra di cera ne mette dieci dt metat)o. FaGi la
lega

del metallo ftatuario di due terzi rame.&vn'terzo otto

ne;fecondo lordtne Italiano.Gli egizzii,dai quali que-
flatte cbbe origine,metteuano

nej'brozo i due terzi ot

Mne,& vn'terzorame:Il metallo ellettro de gl'attri piu fi

ne due
parti rame,& la terza argento.Le campane per

ogni cento di rame. xx. di ~agno & ài'artigtene per

ogni cento dt ram e dteci di
ftagno, accio che il fuono

di
quelle

(ta
piu fquillante & vnito.ReHaci hora ad infe

gnare,che venendo la
figura

con mancamento, perche
foGe il brozo cotto~o fbtttle,o mancafsi tn qualche par

te~il modo deR'inne~arui vnpezzo:
Et in

queRo ca&
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!ieui to artefice tutto quanto il tnfto che ê in quel get

to,&[~c€iauivnabucaquadracauando!a fbtto fqua-

dra, dt po i le aggiufta vn'pezzo di
metallo attuato à

quet'pezzochevengainfuoraquerchetipiace.Et cô-

mcfio appunto
in quella buca quadra,

co!'marte!!o tan

to !o percuota,che
!o ta)dt, & con lime & ferri tacciat!

che to

pareggi,&

finifca in tutto. Ora volendo t'arte6
ce gettare eumétallo le figure picciole, quelle fi fanno

di cérame auendone di te)ra;6 di altra materia,vi fa fo-

pra il cauodtgefïo corne a!!e grandi & tutto il cauo f

empie di ccra.Ma bifogna che il cauo fia bagnato, per-

che buttandoui detta cera,ella fi rappiglia per la t) ed-

dezza della acqua & del cauo Dtpoi fuentolando,

& diguazzando
il cauo fi vota lacera, ch'è in mezo

dil cauo di maniera che il getto
leiïa votonelme-

2.odlqua!voto,o vano ricmpic io artefice poi di terra,

& Yi mette perni dl ferro Q~efta terra~ferue~poi

peranima;ma bifogna laiciarla teccar'bene.Dapoi fa la

cappa corne al'altre figure gradi,armandota& metten

Jo<]HecanneHeperiventi,!acuocc di poi & ne caua

la cera:& cofi il cauo MreRa netto, fi che ageuolmente

~t poffono gittare.1) fimile fi fa de bafsi & de' mezi rilie

ui,&d'ogniaItracoiadiMetaUo Fimtiqueâigetti,
ïo artefice dipoi, con ferri appropriati cio e Bulini,

Ciappole, Strozzi,, Cefelli, Puntelli, Scarpelli &

Lime; tieua doue bHbgna;& doue bjfogna tpignest a

to indentro & rinetta le baue & con ahri ferri che,

radono rafchia & pulifce il tutto con diligenzia

& vltimamente con la pomice gli da il pulimenio..

Que~obronzo piglia col tempo per fe medeumo vn*

colore, che trahe in nero,& non in rofïb,come quan-
do fi lauora: Alcuni con olio Io fanno venire nero;

akricon!aceto!o fanno venire verde; & altri con la

.venuee Ii danno il colore) di nero; tale che ogn'uno Io



SCVI.TVRA

1 ii

conduce,comep!ugH piace.

De' COOMdi <<CC!<<M~f~M
le MC~&C<&'&M)M~O,o <&<<Af<MC

tali, ~COMff&~f~MMO~f/Ï<Mff«&, t&p/ftfcOHf~~

~<&'C4M~. C«p..X'fJ.

T'OIendo (are !e medag!ie:di Broozo ,di Argento

Y/ o dbro,come gia
le fecero

gli Antich),Debbeto

arcedce primieramente,con Punzoni,di ferro,tntagh~

re di rilieuo i punzoni nello acciaio indolcito a fuoco,

a pezzo per pezzo;Come per efemplo U teHa fola,di ri

lieuo ammaccato in vn'punzone folo di acciaio: & cof!

l'attre parti che G commettono a
quella. Fabbricati

condf acciaio tutti i Punzoni
chebt~bgnanoper

la me

dagHa ) fi tempcrano co'l tuoco:& in fu'l Conio dello

acciaio flemperato
che debbe feruire

per cauo & per
madre deUa medaglia,fi va improntâdo a

colpi
di Mar-

tello &: taTe(ta,& l'altre parti a' luoghi loro. Et
dopo

lo auere Improntato
il tutto,)t va

diligentemente rinet

tando & ripulendo,&
dando fine & perfezzione at

pre
detto cauo,che hA poi a feruire per Madré.Hanno tut-

ta volta vfato molti artefici,di incauare con le ruote le

dette MaJn,inqueImodo
che fi lauorano di incauo i

Criftalli,i Diafpri,i Calcidonii,le Agate,gl1 AmetitH,

iSardonti,napisIazuH)tCn{o!!ti,teComiuo!e,tCam-

mei,& l'altre piètre
orienta!~& il cofi fatto lauoro,fa le

madri piu pulite,come
ancora le pietre predette. -Nel

medetuno modo Li ta il rouefcio della Medaglia:& con

la Madre della teRa,& con quella del rouefcio, fi ttam*

pano Medaglie
di cera, o dt Piombo; lequali fi forma-

no di poi con fottiliCsima poluere
di terra atta a cio,nel

le
quali forme, cauatane prima la cera,oil piombo pre

detto,ferrate dentro a le fh~e~ getta quello fte~ïb me

tallo,che ti aggrada per
la Medagtia. QjiefH gettt () n-'

mettono netîe loro Madri dt acciaiotScper forza di vi-
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ti,o dl L!eue,& a colpi di marteUo (I Rring~no talmen

te,che elle pigliano quetta peUe da la Rampa,che elle no

hanno prefa da't Getto.Ma le Monete & t'a!tre Meda-

gtie piubaffe,fi improntano fenzaviti, a colpi di mar-

tello con mano;& quelle pietre oriëtatt che noi dicem-

mo di &pra,() intagliano di cauo con le ruote per for-

M di &neng)!0,che c6 la ruota confuma ogni forte di

durezza di qualunche pietra fi fia.Et !o artefice va fpef
fo improntando cou cera quel cauo che e' lauora, & in

queâo modo,va!euando doue piu gludicadibifogno,
& dando fine alla opera.Ma i Cammei fi lauorano di ri

iicuo;perchc e~endo que~a pietra ~a!data,cio pbianca

fopra & fotto nera.,f! va teuando de'l bianco tanto che,

o cefta, o
figura reM dt baHb riHeuo bianca ne! campo

nero.Et a!cuna volta per accomodarfi che tUtta la teftt

of!guravengabtancamfu!camponero,<t vfa di tigne
fe ircampo,quando c' non tanto fcuro, quanto bifo-

gna.Et dt quefta protefsione abbiamo vifte opère mira

bili & dminUsime antiche, & moderne.

Come <&~«CCO/?conducono i /««0n &M~C~ C~' det mododel

~ff la forma difotto murata; COMC~<lauorano

C~. ~J/

f OIeuano gli Antichi,nel'vo!ere fare vo!te,o incro-

Rature~o
porte,o

finef~re~o altri ornamenti dt flu-

cht blanchi .{are l'oSa difotto di murag)ia,che fia o mat

tonicotti,overotu6,cto'eia(si,che fiano dolci,&

pofsino tagliare con faci!ita,& di quefti murando face

uano!'on:tdi(btto;dandoHo forma di cornice,ô di fi-

gore,6
di quello che fare voleuano;taglando de matto

nitO de le pietre,lequalt hanno a eHere murate c6 la cal

ce.Pol cô !o Hucco,che nel capitolo ni! i dicemmo,im

pafhto di marmo peAo,& di caice di Treuertino, deb-

bano fare fopra le o~!a
predettc,Ia prima boZM di Rucco
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tuuido:cIoe,groGo,&gtane!]ofb,aec!ov! ftpofsi met-

tere fopra
il

p:u (bttt!e,quado quel'di
fotto ha fatto la

prefa;&
che Ga fermo,ma nô fecco afatto. Perche lauo

rando la mafsa deUa materia in fu quel'ch'e umido; fa

maggior' prefa;bagnando di
continuo doue )o ftucco

6 mette,accio fi renda piu
facil'à !auorar!o. Et vo!cndo

~recorntci~ôtbguami intaghati, bifogna auere
for-

me di legno,intaglate nel cauo, 1. di quegli ~:e(ïtintag!t

chc Iuvuottarc.Etnp!g)iaioRucco,chentnon fodo

fodo, ne'tenero;ma di vn& maniera tegnéte:& n mette

fu l'opra a la quitta della cofa che fi vuoF~brmare,& vi

fi mette fopra la predetta forma intagliata~mpoluerata

dt poluere
di Marmo,& picchiadoui

fit c6 vn'martelto

che il
colpo itavgua!e,ren:atoftucco~mprotato.tlqua-

le fi va rinettando,& putcdo poi
accio

venga il lauoro

dintlO)&v~ua!e.Mavo!endo che l'opera abbia mag-

gior'nticuoalom
fuoriûconriccano doue ella ha da

ene)'e,rerramenti,o ch~odi, o altre armadure fimili che

tenghino fofpefo in aria lo H:ucco~che fa con efse
prefa

grandifsima,come
ne gli edinzii antichi

~vede:ne'qu!t

tt fi truouano ancora gli
ftucchi & i ferri conferuati <

tio al di d'oggi. Quado vuole adûche !o artefice, codur

re in muro piano vna iftona di baffo rilieuo concca
pri

ma in que!
muro chioui ~peisi,doue meno & doue

piu

in fuon,(ec5do che hano a Hare le ~gu) e,& traque li
{erra pezami piccoH di Mattoni,o di tun;a cagione che

le punte,o capi
di

quegti,tëghino
il

primo ftucco
gro~

&)& bozzato,& appreffo to va finendo con
pulnezza;

&c~ paziézia
che e'n raQbdi.Et métre che egli induri-

fce,lo artefice !o va
diligëtemëte tauorado,& ripuJëdo

Io di continouo co'penne!h bagnati,di maniera cite e')o

conduce a perfezzione,come ië e' fuue di ce) 3,0 di ter

ta.Con quefta maniera medefima di chioui &di~erra-

menti fatti a
pofla,& maggioh

& minori Seconde il bt
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fogno,1i adornano di flucchi,le volte, gli rpart;menti,
& le fabbriche vecchie, come fi vede coHumariï oggi

per tutta Italta,& da molti maeflri che H fon'dati a que
fia etercizio.Ne debbe dubitare di lauoro cofi fatto,

corne di cofa poco durab]!e,Perche e fi conferua InSni

tamente:&indunfce tanto nello ~arfatto~che e'diuen

ta col tempo corne marmo.

Come fi foM~coco~ceft ~Ko, c~c~KC/!<<~«oM
«~< C~. ~'7/77.

gna fia baonà

m

vuole che le figure dil legno fi pofsino con-

durre à perfezzione)bifogna che e' ne

&cda pri-ma l~ modella di cera di terra~come dtcemmo.Que

~a fpezie fi e vfata molto nella chri~iana religione atte

fo che In6niti maeArihannotatM molti crocififsi,& di

uer~eHgureancora.Mamvero,non fi da mai al legno

quella carnoCta o morbidezza,che al metallo,& a! mat

mo.,& a le altre fcukure chenoi veggiamo,cio e cofe o

di Ruclu~o di cera,o diterra.Hmighore nientediman-

co tra tutti i!egni che d adoperanoa taj[cu!tura,e il Ti

c!io:Perche egli ha i pori vguah per ogni lato & vbbi-

difce piu ageuolmente alla lima & allô (carpelle. Ma

perch.- lo artefice effendo grande la figura che e' vuo-

le,non puô (are il tutto d'un'pezxo folo,bifogna ch'e-

gli lo commetta dt pezi,& lo alzi, &ingrofsi feconde

latbrmach'elovuol'rare.Etperapptccarlo infieme in

modo che e tenga,non tolga,Mailrice di cacio,perche
non terrebbe,ma colla dUpicchi, con la qualeitrutta~
fcaldati i prcdetti pezzi al tuoco,gli cometta & gli fer-

ri infieme,non con chioui di fer ro,ma del medefimo le

eno-Ilche tatto,lolauori &intag!i féconde la forma

del fuo modello.Et degli artefici di cofi fatto me~iero

fi fono vedute ancora opere di bofïolo,lodatHsime &

ornamenti di
nocebelliisimi~i

quali quado &no di bel
J i
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noce,che Ga nero,apparifcono qua(! di bronzo. Et an-

coiaabbiamo veduti mtagli in noccioli di frutte corne

Ciregie

& meliache dl mano dt Todefchi, molto eccel

lenti~auorati con vna pazicnza & fottigliezza grandif

~ma. Et fe bene e non hanno quel perfetto dtfegno,

che nelle cote loro dimoflrano gli haii.mi, hanno nien

te dimeno operato & operano continouamente ridu-

ccndolecoieatanta (ottighezzache eUe~annoRup!-

re il Mondo.Et quefto baHi breuemente auer detto de

le cote della fcultura.Pafsiamo ora a la Pittura.

DE LA PITTVRA

CoMC~<t!MO,C~'y7cOM~OMO &«OMPtfMff ~< C~C ~<

Jf/ ~Mo c~' wMM~oMc~<~oMc c~y

T A

Pittura è vn piano copertodtcampid!co!on,

in fuperficie,o di tauo!a,o di mu ) 0,6 di téta, in-

torno ad!uernitneameu;iqua!i per virtu di vn buon'di

tegno, di linee girate,Ctrcodano la figura. Q~eRod fat

to piano,dal Pittore con retto giudizio mantenuto nel

mezo,chiaro;& negli eftremi & ne'fondi fcuro;& acco

pagnato
ira queRi & quello da colore mezano tra il

chiaro & )o fcuro;fa che vnendofi infieme quefli trc ca

pi tutto quello che ê tra 1'uno lineamento &a!to fi

rilieua, & apparifce tondo & fpiccato. Benec vcro

che queRi tre campi. non pofsono bafiare ad ogni cofa

minutamente~attefb che egli neceffario dluidere

qualunche
di loro almeno in due fpezie, faccendo di

quel chiaro due meZtj&dt quett'o~curo,dua: piu chia-

ri, & di quel mezo due attri mezi c!te pendino, l'uno
net'ptu ch!aro;& l'attro nel piu fcuro. Quando qucAe
tinte d'un color folo qualunche egh (1(ta~arannoAem

perMe,Gyedraàpoeo~pocotominctare
il etuar0j&:
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poi
meno chiaro,& poi vn'poco piu fcuro di maniera

ch'a poco
a.poco trouerremo il nero fchietto ratte

dunque!emetrichejcio
ê il mefcotare

infieme quefli
colori;volendo lauorare o a olio,o,a tempera, o m fre

fco;fi vâ coprendo il Hneamët0j& mettendo a' fuoHuo

ghi i chiari & gli fcuri & i mezi,& gli abbagliati de*

mezi & de* !umi,che fono queUe tinte mefcolate de'tre

primi,chiaro,mezano,& fcuro;iqualichiari,mezani &

fcuri & abbagliati fi cauano da'l cartone, o vero altro

difegno chepertal'cofae'fatto per porlo in opra: il

GuaFe necenario che fia condotto con buona coHoca-

Xtone,& difegno ~bndato;& con giuditio, & inuenno

ne,atte& che la collocazione non è,a!lro nella pittura,

ehe haucre fpartito in quel'loco doue fi fa vna figura;

chegtitpatiiftanococordta)giuditiode!'ochio,&no
fiano disfbrmi,ch'i! campo fia in vn luogho pieno & ne

l'altro v0to,ta qual'co<a nafca da'l difegno, & da io ha-

uere ritratto 0 figure di nattu'ale viHe,o da modelli di

figure
fatte per quello che li voglia tare. Ï! quat'dHe-

gno non puo
hauere buon'origine, fe non s'ha dato co

tinuamente opera à ritrare cofe natura!~& Hud)ato pit
ture d'ecceltend maeâri& diHatue antiche di rilie-

uo.Ma fopra tutto il meglio è,gl'ignudi degli huomini

viui,&temine~&daqueHi hauere prefo in memoria

per!o
continuo vfb,imu~colidel'tor&,dene fchiene,

delle gabe,det!ehraccia,deHe ginochia,& !'otïa di fot-

<o,& poi hauere heurta per !o tanto Oudio, che fenza

hauere inatnratiinanzi~npofÏa formare di fantafia da

~eattitudini,perognivef(o:cof!hauerveduto degli
huomtnt fcorticati,perfapere comeAanno l'ona fbtto~

& i mufcoh & i nerui con tutti gli ordini & termini

della Notomia; per potere con maggior Ccurta,& pia

rettamente, f)iuare!emcmbrane!)o huomo,& porre i

Mufcoli nelle figure. Et coforo che ciô lanno~torza 6

che
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ehe faccino perfettamente i eontorni delle ngure:!e-

quah dintornate
corne e]!cdebbono,moArano buona

grazia&be!!a.man<era.Perchechi radiale pittore &

fculture buone,tatte con <tmi!\ modo, uedendo &ta

tendefidoi! uiuo,e*necetsariochehabb!Tatto buona
maniera ne!i*arte. Et da cio naC:e FinuenZtone, la-

tjuaie fa mettere Interne in mena ie~gure Quattro
à fei,à diec[,a uet!,tatmëce che Cuiene à pot-mare fe bat

tagte~&FaItrecofe grandi della a~e. 'QueRainuen-

zione uuol'in fe una conueneuojezza formata dt con

cordanzia, & di obcdienza; che s'una ~gura m~oue

perfa!utareun'altr.t;nott fi faccia la fatutata uo!tar~

indtetro .luetido a.rifpondere & con queUa~mJitu
dine tutto it reRo. La i~oria fia piena di cofe uaria

te & d'fîefentt l'una da t'altra~ma a propoCto fempre di

quello che f! fa & che di mano in mano figura !o Arte

MCt.Hqua~debbedtfUnguereige~i&I'amtuduu facé

do le femmine eu aria dolce & be])a, & ~mi)mëte i gio
uam Ma i ueccht,graui fempre di afpetto, & i facer-

dottnMfsimatnente~&tepetfonedi automi. Aduer-

tendo pero fempre mai, che ogni cofa con'ifpondaad
un tutto della opera,di maniera che quando la pittura

~tguarda u! f! conofca una cocordanxia unita,che dia

terrore nelle furie,& dolcezza negli errccU piaceuott:
Et rapprefenti in un'tratto la mtezione del Pittore,,&-

non le cofe che e non penfaua.Conuiene adunque per

queflo,che e' formi 1e figure che hanno ad cner' Sere,
con mouenzia &

congag)iard)a.
Et ïfugga quelle che

fono jotane da ]e pnmejCo !'ombrc~& co i colori appo
(0 appoco dolcemëte ofcur): D)!'maniera che t'arte aa ae

copagnata fempre c6 una grazia di 6ct!ttà & di pulita

leggiadria di colori
Et condotta l'opéra a perfezzione

non con vuo~ento

di pafsione
crudele,che glhuomi-

ui ch< cio guardano abbino à patire ptna della pa~
K
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<!one,che in tal' opera ueggono fopportata dallo Arte

~ce: Ma da ralegrarfi della reheita, chc la fua mano ab-

biaauutodarCieIoquetiaagi!ita,che renda le cofe

6nite con ifludio & fatica fi, ma non con i&ento tan-

to che doue elle fono pofte,non fiano morte,ma fi ap-

prefentino
viue &vereachtleconMera. GuardtnG

dale crudezze. Et cerchino che le cofe che di cotinuo

tano, non paino dipinte ma fi dimoftrino viue &di

rilieuo fuor della opera
toro Et quefio e', il uero dite

gno

fondato, & la vera inuenzione che fi conofce ef

fer data da chi le hi ~atte,a)ie pitture da chiamar bno-

ne.

D~A~<«~~Mt,M~OM'~

<M'~f <A'~C~f~WC,

~Mf/cSf~/dKHO~ ~'<t y«f&C~f< Pit

<o)'f«o~o. C< ~~7.

~~Lt

fchizzi chiamiamo noi una prima forte di dire

Cni, che ~tannopertrouareitmodode!!eattitu

dmt,&tlpnmoc6ponimento dellopra, Etfbnoiat-

ti in forma di unamachia;accénati folamente da noi in

ttnaMaboxxadeltutto. Et perche que0ida!uror
delloartefice fono in poco tépo exprefsi, uniuerfalmé

te fon detti ~chizzrper che uengono,{chizzado ô c6 h

pëna,o
ça altro difegnatoio,o carbone: in maniera che

quefli nô feruonofe nô per t~tare l'animo dl quel'che

gli (buutcne. Da quefli fchizzi vengono poi rileuati

in buona forma & con piu amore & fatica i difegni,i

quali
con tutta quella diligenza che fi puo fi cerca ue-

dere da!' uiuo,te gia l'arteficc non fi tentine gagliardo
che da (e !i poteffe codurre. Apprefso mituratiti c5 le

&{tc,o
à ochio, fi rmgrandifcono da le mifure piccole

nelle maggion,(ecoado l'opéra che fi ha da fare. Que
(H fi fanno,con uarie co{e,cio e,o di lapis ronb~che é,

vaapteira~iaauai'Vtene da monti dtAtamagna,che
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Mr eiïer tenera~ageuoJmente fi ~ega & riduce in pun-

te tbttii i da fegnare con eHe in fu i fogli,come tu uuoi

o con la Pietra nera che uiene de' monti di Francia, la-

auat' è',nmi!mcnte come la roHa,AItri di chiaro & ~cu

yo,nconduconofufbglitinti, che fa un'mezo, & la

penna&t!tinemento,cio è, il d'intorno ô profilo, &

hnchtoftro con un' poco d'acqua~ una tinta dolce,

che vela,& ombra quello,da poi con un' pennello ~bt-

tile con della biacca, (temperara con la gomma fi lu

meggia il difegno,& queRo modo e',molto alla pitto-

refca & moRra piu l'ordine del co!orito.Motti altri ~a-

no con la penna fola,lafciando iiumi della carta, che e'

diUftCiIe, ma molto maeftreuoie, & in6nin altri modi

anchora, de' quali non accade fare menzione, perche
tutti rapprefentano upa cofa mede~ma.cioe il d)~egna
re. Fatti contdifsegni,chluuo!e]auora)dn frefco,

cioe in muro~e neceHario raccia i cartoni,ancora che e

~!co~umipermo!tid)targ!iper]auorare anco in tauo

ja. Quefti Cartoni ~ranno coli.Impaflanfi fogli co col

la di farina & aqua cotta al fuoco,& i fogli voglion'ef
fere fquadrati, &(ttiranoat'muro con!oincoHarIià 1

tomoduo dita uerfoil muro con la medenma paAa,

EtHbagnanoJpruzzadouidentropertutto acqua fre

fca,& cofi molli fi tirano, accio neFfeccar~vengano A

di~endere il moUe delle grinze. Da poi quando fono

~echi,con vna canna lunga per giudicare di~coûo~ uan

co riportando ~ui* cartone tutto quello che nel dife-

gno piccolo edi~egnato, con pari grandezza, & tpo-
€0 à poco quando â una figura quando a l'altra danno

~ne.Quj fanno i pittori tutte le (aticlie deM'arte dcl n-

trarre dai viuo ignudi & panni dt natura)e,& tirano le

Brotpettiue con tutti quelli ordini che piccoii 6 fono

Ïattt in fu fogli,ringrandendoli
â proporMonc.Et fe in

quegli tuCero prp~petttue,o calameMitH rinerandt~

KH
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no con la R.cte;Laquale e vna Graticola di
quadr! p!c-

CoUringranditane) cartone ;cheriponagiu~ameteo

gnicofa-Perchechi hatirateteprofpettiue ne'difegni

piccoh cauate di tu la pianta,alzate co't pron!o,& c6 la

interfecazione & col punto fatte diminuire & s'fuggi

rc;Bifogna che le riporti proporzionate inM Carto-

ne.Ma de'[ modo dcl tirarle,perche ella e cofa fallidio-

<a,& dtiRciieadaW) ad mtendere,non vogtio ioparta-
re altrimenti.Bafla che protpettiue fbn belle tanto

quantocHe6moRranogiu~ea!ta1oroveduta,& sfug

gendo 6 allontanano da l'occhio Et quando elle io-

nocompofte con variato &be!!oord!ned)<:<tiarnentt.

Btibgnapoi ch'il pittore abbia r!<guardo a far!e co pro

porzione
~minutrecon la dolcezza dé colori; claquai*

e, nello artefice vna rettadifcrezione~&vn'glud!-

zio buono,la caufa del' quale fi moftra nella difEcu!tâ

delle.tante lmeeconfu&co!te da la pianta dal profilo
& interfecazione che ricoperte'dal colore, reflano

vna6cti]i(simaco<a, laquât* tatet)e)er.tite6cedotto,

intendente,& mgegnotb nell'arte. Vfono ancora mol-

ti maeftri innazi che~accino ianonanel'cartone, &re

vn modello di terra in fu t)n piano~con ntuare tonde

tutte!e6gure;pervederelisbattimentt cio e~i'om-

brecheda un' tume n caufano ado)[ïo aHe figure,che fo

no quella ombra tolta dal' fole,ilquale piu crudamen

techeiHumeierain terra nel' pianoperFombra della

iHgura~Et di qui ritraendo tt tutto della opra hano fat-

toi'ombre,chepercuotono adonbaluna&l'akra 6-

gura,onde ne uengono i cartoni &l'opéra per qne0:e
fatiche,di perfezzione & di forza piu nniti,& da la car

tamptccanoperttritteuo.ïlchedimoj~ra il tutto piu

beUo,& maggiormente nnito~Et quando queRi carto

ni al [fefco,o al muro s'adoprano, ogni giorno nella c5

mettitura fe nctaguavn' pezzo, & fi caica iutmur~
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che Ça incalcinaio di frefco,& pulito ecceHentementc.

Que~o pezzo del cartone Hmette tn quel' luogo,doue

ï'haà fareta figura,& fi contraHegna :perc!.e rdtro di,

che fivoglia nmetterevn'atcropezxo.n riconofca, il

tuoluogoappunto:&nonpofï~
nafcere orore. Ap-

.pre(Ïb,per
i dintorni det pezzo detto,con vn'ferro n v<t

calcando in fu to mtonico della ca!cina:!a quale per ef-

(er&efca acconfente alla carta:&co<) ne nmane iegna-

ta.Per il che n!teuavmi!ca)tone,&perque''iegnt che

nel'muro fono calcati, fi va con i coton lauorando &

coM conduce illauoro in trefco.oin muro. Alle tauo

le & aUe te!e fi fa il medefimo calcato;ma il cartone tut

to d'un'pezzo~fatuochebifbgna ungeredt dietroiï

cartone,con carboni poiuereneraacciochc fegnan-

do poi col ferro, quello venga profilato,& difegnato

nella le)a,o [auoia. Et per que~a cagione i cartoni ~ï

fanno per compartire che l'opra venga giufta,& miru-

rata.Aiiat ptuori <bno, che per l'opre a oitosfuggono

€jo,ma per il lauoro in frefco non fi puô sfuggire, che
non f! faccino. Ma certo chi trouo tahnu€nz)one,eb~.

be buona ~anta6a;attc~o che ne' cartont vede ilgiudi
zio di tutta l'opra indeme & fi acconcia & guafta~nLa
che ftiano bene. Il che nel'opra poi non puô (arG.

J3f&~OM< ~<«fe<f/OMO,W~«, y«f&<M~MMC;

C~. J~

TJ Anno

auutogli attend noRn vna grandifsima

j!auuertëza
nel fare fcortare le 6gure,cio ë nel far

e apparire di pi u quantitàche elle non fono veramen

te;effendo !o fcorto a noi vna cofa difegnata in faccia

corta, chealocchio, venendoinnanzi non hâ la lun-

ghezza, o
la altczza che ella dimoRra ,Tmiauia, la

gronezza,tdtntorni,l'ombre & i lumi fanno parère
che ella venga innanzi,& per quetto fi chiama fcorto.

Dt~ue~ipecienonfumM pittore ô difcgnatore,che
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ftcefïe meg~o che s' abbia fatto t! nottro Michele

Angelo Buonarroti & ancora nefïuno meglo gli

poteuafare,auendo egli diuinamente fatto le figu-
re di rilteuo. Egli prima di terra 0 di cera M

per quefto vfo &ttiimode)h & da quegli che piu
delviuo reftano tertnt, ha cauato i concomi, i Jumt,

& l' ombre Q~jeRt danno a chi non intende gran
dtfsimo faflidio;perche non arriuano con Fintelletto a

!a profbnditàdi tale dtrncu!ta~aqual'ë,ia piu forte 1

<ar)a bene,che neiïuna,che fia nella pittura. Et CertO i

noftri vecchi, corne amoreuoli de l'arte,trouarono t) ti

rarli per via dt tinee in profpettiua,che nô fi poteua fa-

xe prima,pure h riduifero tanto innanzi che oggi
s'ha la vera maefb'ia di farli.' Et quegti, che Ii biatt-
mano ( dico delli artefici noftri ) Cono quelli che

non !i fanno fare & che per alzare fe Aetïi van-

no abaHjndo altrui EtabbiamoanaimaeRripitto-

ti,iquati ancorache valenti, non fi dilettano di rare

~ortt Et nientedimeno quando gli veggono belli et

difÏtci!i,non folo non gli bialimano,ma gblodano fom

clamente.Di aue~a fpecie ne hanno fatto i moderni,al

cuni che fono a propo~to, & ditf)Ct!i come farebbe i

dir'in una uolta le figu re, che guardando in fu (corta-

no, & sfuggono, & queRi chiamiamo at difotto in tu,

t'hanno tanta forza,ch'eglino hucacro )e volte. Et que
Si non fi po(ïono fare te non fi ritraggono dal' uiuo

cconmodeHiina!tezzeconuenienti non {anno&re

loro le attitudini & le mouenzie di tal' cofe.Certo che

in quefio générer recano in quella difticulta vna fom

ma~razia,

& vna gran bellezza, & mofirafi vna terri-

bitiGima arte. Di quefta fpecietroue:rete che gli arte-

fici noftri nelle uite loro hanno dato gran-difsimo ritie

tto tali opere, & condotteie vna po retta ttne,ond~

ï~annp coa&~UttQ tqde~randt)5ima. ÇhiamtnS Icort~

t J
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di fbtto in fu, perche
il ngurato e aho, gu~rdato dal-

l'ochio per veduta in fu, & non per la linea piana del-

l'orixonte, la onde alzandofi la tefta votere vederlo,

& fcorlrendofi prima le piante de piedi & i'altre parti
di &tto,giu(tamente fi ehiama tp'i dette nome.

CMey~M<M WM~'t~<~c&o,<<<~o,o 0 fcM~ff<<jc~'

come le tWM,<<<K~f«~~&c~<f <M<,«f~<f M/

/0~fM «</«N<M/C~ ~~«~ non «fW~MO ~«~, abbino

f~c«o,M'c~' ~we f<<t ccMf<t < <~cf~.

Cap. ~r777.

ir A

vnione nella Pittnra,e vnadifcordanzadi colo

ri diner6,accordati )nHeme:iqua!i nella diuerntà

di piu diuife, mo~rano dttferentemente diflinte l'una

dal'altra,le parti delle figure;come le carni daicapelu;
& vn'panno diuerC) di co!ore,da l'attro. Q~ando que-
Hicolori Ibn'mefsi in opera acceiamente&viui,con*

vna difcordanza fpiaceuole,tal che fiano tinti & cari-

chi di corpo,<i corne vfauano di fare gia a!cuni pittori:
Il difegno ne viene ad efïere ottefb,di maniera,che le tE

gure
reflano piu prefto dipinte dal co!ore;che dal pen-

nello che le lumeggia & adombra,fatte apparire di n-

lieuo&natUi'aii.TuttelePittureaduque, oaoJio, 0 a

&e~co,oatëpera,udebbon&reta]mente vnite ne'ioro

co!ori,che quelle figure chene]!enorie &no]eprinct-

pa!i,veghino c5dottechiare chiare,mettëdo i panni di

colore RO tanto fcuro a dofÏb a quelle dinâzi,che quel
le che vanno dopo gli abbino piu chiari poi che le pri-
me anzi a poco à poco,tanto quanto elle vanno dicat-

nuendo a to indentro; diuenghino anco parimente di

mano in mano & dil colore delle carnagioni & delle

vefHmenta,piu fcure. Etprincipa![nente fi abbia gran

dtStBMauuenenzadt mettere~mpte'i colori piM va.
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ghi piu,di letteuoli,& piu belli nelle figure principali

&inQue!)emafsimamente,chene!!a
ii~oria vengono

intere~&nonmezë,perchequefte~bno fempre le pi&

conf]derate;& quelle che fon piu vedute,che laltre )e-

uualiferuono quaftpercampone! colorito di queHe:

& vn colore più &<orto f~ parere piu viuo laltro che

gli poAo accamo. Et con i colori maninconici &

Pallidi fanno parère piu a)teg) quelli che Mfono accan

tp., &. quad d'una cena beitezza dameggianti. Nefi

dcbbono vefliregli igaudtdt colori tanto carichi di

corpo, che ditjidtno le carni da'pannt,c]uado
detti pan

ni atrauerfafsino dëti ignud~ma colori de lumi dt det

ti panni f!anb chiari fimili aiïe carni o gialletti, o rofsi-

gni,o violati,o pagonazzi,con cangiare i fondi fcuret-

ti,o verdi,oazzurt,opagonazzi,o gialli;purchetrag

ghino a !o ofcuro;& che vnitamente fi accompagnino

nel girare delle rtgure,con!e!oroombre,mQuet mede

ttmo modo che noi
veggiamo nel viuo,che quelle par-

ti che cif! apre~eMano piu vtCtne allo occhio, piu han-

no di lume;& talire perdendo di vifta, perdono ancora

de'Hume&de'Icotore. Cofi nella pinurandebbono

adopefareicolori contantavnione~chee'non lafci

vno~cnro&vn chiaro ~piaceucimenteombratock

!ummeggiato,che e fi faccia vna difcordanza & vna di

funione ~ptaceuoic.,iatuo ehenegit sbattimentiichc &-

no quelle ornbre,che fannole figure addolfo l'una al-

ra!tra,quando vn lume folo percuote addoffo ad vna

prima figura che viene ad adombrare delfuo sbattimen

to la feconda Et queRi ancora quando aecaggiono,

vogtion e~eredtpinti côn dolcezza,& ynifameate-pef
che chi gli d~fbrdtna viene a fare che quella Pittura

par'piu preftovntappeto cotori[o,ovnparodi carte

da g)ucare,che carne vnita,o panni morbidio altre co-

& piumote,dehcate &do!ci.Che corne stt orecchi re

~no
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A<mo o(M da vn~mu(tca che taArep!to,od!nonaza,cf.

durezze;ta)uo peroin certi !uoghi &a'tepi;~ compio

dt&i
degli sbattimëti;cot) reftano otreGgti occhi

da'co
lori tropô car!ch),o troppo crud).C5ciot!a cHei! trop-*

po accetb,oitende it d;itë~îiO)EtJoat)bacinato,nnorto'

abb;tgHaco,& Moppo~o)Eë,pafrc:Y~atCofa tpëtajVechta
& ta<futhicata:Ma!Jo t!nime!i~tenga JB a )oaecefb &~

16 abbagUatoe perfctu~sttno; et dt]ettajoccht0;panme
te che v)M munca vnjta,& argHts d)!ett~ to orecchi~

Debbôfi perdere. negli ienn certe parti delle 6~Hre:&

neUa )otanaza<ic!~a I&cria;peMh~<~kr~ che~e))e fufsi,.

tMithel!)o. appametroppo\'t.ne~& a.cc~cbn~onde!:eb-~

bo~a ~(]gure,eUe d~o anc0t)'a.,pc~andp (cHM & abba~

~ate~quaft corne c~p~ maggtor tb~a, aMeaittie eh€;vi

fono iT6zt. Ne fi puô crederë,quantonei vaMere le cart

ni con i eo!on faccendole a'.giouant piu tre~chc~che a'

vecchi ;& a' me'zani, tra il cotto & il verdiccip, & gia~

ït&to;~ jjiagrazta&bjeiiezzaaHa opéra.Et.qua<!ttt

que!)(/RcHb modo ch~ ~ecia nel di~egno la, aria de!-

ljc\redchtte,accahlo a!)c;gtou~ni ) & aJie ranciul!e,& a~

pattt.doue veggendo&ne vna tenera,& carno<a,l'a!tra

tni!ita,&~refca;~ beHt~ima difcordanza accordan~st-

ma.Et in queAomodo debbe ne! !auorare metter gtt
&uri doue menooiÏendinp,& racdnodMt6one;peE
<aùare fuori le 6gure;come <] vede nelle pitture di Ra-

&eH<yda Vrbind,& di altri pittori ecceltenti, che han-
no tenuto <~ueAa; manieta.Ma non fi debbe tenere que
&6:çrdtne neficMone,doue fi contra~acefHnolHnudi

&!e,& di luna,o uero fuochi,o cofe nottume; perche

~ue&e <!fanno con gli sbattimenti
crudi &taglienti..

Et nella ïomit~ doue~ fatto lume percuote) lempre Vt
&tâ dotera & Yhion e.Et quelle pitture che aranno

<}He(~ parti i6 cono&era che ia
inteUigenzia dei Pitto-

Mar~coRl~ynicoede~C9~to,catppat~!abont~dcÏ
L
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dtf<gnû;(hto v~gheMaaUaPtttura,& nUcuo & tbr-~ l

ZaternbdeaUertgure.
l,

¿)

Pf/ d~~tff MMttfOCOMt/~t~ d!" ~/? C~M~<t A<«6~t-

r'i~~ejô;;`'Cap.`;~T~IfrL,y J ,o.;l ~.m l_~i.),J "'f.(¡([

1 I.tutt! gt'attn mod!,che i
pittori. tac<tro,it ~p!

12;:
I:tUtt,i.gt'altri m~~i,.che'i pittori, facéilT~,11'~ipi"j' g~e) c )n mttrp,e* p!mae<treuo!c,&J)cHof~e)'

~hecon~e ne!Ïarcinvn'gtornoibIoqueI!o;cheneUt

a)[rt modi f! puoin molti ri:occare
fopra

it iauoratb. }

Erada gli
antichi mo!to vfato i) frefco, & i vechi ma~

dert)t ancora t'hanno
poi &guitato.Q~~o

<) !aaô)'a!<u, t

!:K:atce,chte <ia~e<c~ne <<ia(cia mai Sno a chctta~HM

tt~quanto per ù<jet giorno vogUamb laucrare-~Perohe~

ditungMo punioltf dtp<Htge~~<3
la ï~!ce vnj

coma cmq

~erej)j pé't~atdo~pe') fi'ëddo,pe1 vente
& pe'~hiacc~t

ehe muiR & [hacch'J tutto i! tinoro. Et per que~o'
VuoJeeHerc eontinouamente

~agnato
il mufOetM fi dt

mgne,~c~~o)onehevt~&dùpeFànO)lutti<.)i terre,&[

coo dt mih)6~,& & bianco di! ti-6U<rtin<~ coub itVuc~<p

ancora vna tnano~ de~ra tefbtuta &vc!oee~ mb&prtf

tutto vn'gtudizio faldo
&~Mro, percher co!ormKm~

tre che il mUt o e mone,monrano vna coïa in vj)'modo

che poi ~cco non
e piu quetto.!

Et
pe'o bi&gnacKe

in).

~uemiaMb~afrë~o,gmocht molto più al Ptttore.it

git]dt2to,che<I (tttegno:~che cgit abbia.per gdida <n.t

vma
pratica p)ù

che
graath~itaa~eCe~do fbmmaimet)te~

âttHc~eit i:ondur!o d
per~Mtione.Mo!n de'noftrmï-r

M&St vag~t~no
afïa! tiegtt attr~aUûrf ~cibe !a o)fo o

tempcr.),& )n<~ueAo poi non nefcono
per efîere.egit

veramentot piu virde,p)U tecufo,piuTe<b)ato,&du-

rabt~ di tutti' ~'ahft modt~ queltû che net)b Rare rat

M~dtC!ont)HU<m~u~d~be!)ëz~,& <b v~icne pt~
de<

gMt)-)m6tttMme~te~~Qt~A&aria!<pQrga~

~ua~'dt~&tl~ '~t~g~d~ondhuô~g~-p~o.
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Ma bifogria guardarfi di non aurre a rittocarlo co'colo

ri che abbino colladi Carn)CCt,ofo(ïb d~ùouo,o gom-

ma,o Dragand,come &hnb molti pitton.Perche ottra,
che'il muLononfattntocor~Qtdimo~rareia dnaMZM

vengono i colori, apapriati da .qmHo ritoccar di Jtopra,

& con poco fpactodt tempo dtuëntaha neri.Pero que-

g)t che cercano lauorjr'in muro~Iauorino virilmente

à frefco,& non ritochino a fecco,perche ohra l'e~Ïer'co

(avtimima,rendepnicortavitaaHe piMure.

Dc/M'C
f

if<~C~ ~H0/~ /fÏ<(~

tMMf/Ï~«0 «/C/S~M~O C~C/Z< /<'CCO. C<tt'. -~C\X.'
-i.

.!njur~ .f~

t
A {CImabue iin'dtetro &da lui in quai ~'e~empte

J~~ veduto oprejaporate da' Greci à tempera inta-

uo!a~ m quatche murp .JEt vfauano nello ingctïare,
delle tauote~Ut~~i map~H xecch~dMb'.tando che ej~et
le npn apriHero, in :fu !c.

commtttiture~mettej'p Rpr
mtlô c6 ~a coHa ~carntcci~tieta iina~&- poi &pM<~uU
la mge~uano,pe[~olMeJauotarui <op)'a,ëk tcmper~-
uano t colori da condu~eco't ro~detto.uouo,o [enS-

pera,!aqua['e queRa. Tog!ieuano vno ~6uo,& quelj6

d'batteuano~& dentro vi tritauano vn'ramo tenero di

j6co,accio che quet'Jatte con qu~INouo~ce~e iate~

pefa dé côloriji c]ua[ï,c6n enaf.Mmpctandb, lanontm)~

no,I'opere toro. Et togiieuano pef anejt~ tauùje 'icoto

ri ch'erano di miniere i quali fon'fatti parte da gh alchi

mift.i,& parte trouati nelle eaue. Et di aue~a ~Mite di

lauoro ogni colore,è buono,faluo ch'il bianco;che fila

ttoratnmuro&todicatcinajch'e,troppo forte. CoN

~eniano loro-condotte con qudta maniera le opere,

<pckptttU!;e)orb., Et queilo chtamauonocoiohrea à

tempera. Soto gti azzuri temperauono con colla dicar

cicci.perehe la giaLezza d~U uouo gli &ceua diuentar'

yerd~oue la colla gU mandene neU eHcre iuo' t et nmite

L it
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'ta ta gomma.Ttëtrf! !a medenma tnahiera Me taubte 0

ingetiate~o (enza,& cofi fu muri,che fiano fechi, fi da

yna,ôducTnano di colla calda;& da
poi con

colori tcm

.pefattcon.queUa~Gcodttce tatta t'opéra, & chi voleife

.tempet'are ancoraj <:o!ori a coita,ageuo!mentc gli
ver-

~'iatto ofÏernandotI medetimo ctie netia Tempera
ë

raccontato.Ne tarahno peggiori per quefto.
Poi che

anco de vecchi Mae(tri noitn, fi fono vedute le cofe a

tempera,co~ruate centmajad'annij con beUezza &

~etche~~grade.
Et

certa~ente~e'~xpde
ancora deUc

cotedjGiotta.chpce n'ëpurc a!cu~a)ntauola,
duM

.t'
tt. ~–t

tagtaaugentoanni~&ma~tenutah moltobene.h pot

'~enuto
it tauot-a~ ao!to ch~lM'fatto pcrmottt mettere

ihbandoil'modode!!a tempera, 6 corne oggi veggta
mo;che nelle tauote;&ne!)c àltreco&d'itpportanza fi
<i~aora[o;& ûlMOM ancora deJcontm~ouo. F

'J~t~' 't'~ '~< ~4,

P<~ dy~f 4 c&c f<t~o~cf~«ftf~ ~X7.

'T~V
vnabe!!i6im.nnucnZtonc,oc vna gt-a~commo

*di[a' aU'arte deHapittura,)};tfbuareil cotonto a o-

lio; Di che fu
primo inueniqre, in Fiandra douanm

da Bruggta. H~uale mando latauola
a Napoti a'I R< Al

&)n{b & a! Duca ~Vfbino Eetterigo, !a ûu& ~aa;

~!c ~cc v'n'Giefot)imo che Lorenzo de Medici

au~ua ,.oCmb!te a)tfe~<:p~e Iodate Lo
(eguito pot Ru-

gMM da~ruggia fuodticipob)&' AuHe creato dt Ru-

eieM~he

fece àPortmari in ~ncta~Mat'iaNuoua di

Fiorenza vn'ouadro picooto il qual'e oggi aprefs'at

Ï3uca co s t Mo,& e, di fna mano la tauola di
Careggi

vfi)a~aoradtFtorenzade)ta m~f~ru~.cata de Medt-

ci:nmt)menteLodoui<daLpano & Pietro Chri~

&mae~ro Ma) tfn0)& ancora Giu~o da Guanto, che

tece~a tauola detta comuuionedc*) Duca d'Vrbino, Bd

tttrcptKute.& Vgo d'Anueria~che ~c la tauola di Saa-
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ûaManaNnouadiFiorenxa. Q~f~aartc conduffe

poi
in ïtatia

ANTONEt-Lo
da Médina, che molti

anniconR'moinFiandra,&ne!tornarftdtquada'Mo

ti~termatoft ad abitare in Venezia, la
interne quiui ad

ateùni amic~Vno de* quah fu DOMENico Ven izia

no,che!a conduHepoi in
Firenzequandodipinfeao-

lio lacapella de' Portinari in SantaMariaNuoua j do-

ue la
imparoAndt'cjda'icaO.i~no

che la
in~egnoag!i

altri maeftn~coni quali fi ando ampliando l'arte & ac

GU)~ando,(mo
a Pietro Perugino,a Lionarda da Vin-

<:i,& Rafaello da Vrbtno:ta!pMnt~che c)ia s'e, ridot

ta a'(juet)a beltezza che gli artcn~ci noftri merce loro

l'hAno acqui~ata.QueRa maniera di colonre acccnde

piu i co]on;nca)trobiiogna,che diligenza,& amore;

'père he l'olio in fe fi reca )i co!orito piu morbido, piu

do tce & de!jcato, & di vnfione, & sfumata manieM

piu facile che H a!tr~ & mentre che n'efcho lauora, i

colori fi mefcolano, & fi vnifcono t'uno con Pain-o piu
~ciimente.Et in fommali aftcnci danno in quefto mo

do bei!t6imagrazia,& viufidt~& gagliardézza alle 6-

gure loro,tal'mente che fpefïb ci fanno parère dl ntie-

uo!e!oFqngure;& che elle e~chino de la tauola. Et

Ma~imatnenfe quando elle fono continouate d) buo-

no di ~€gno,con inuenzione & bella maniera. Ma per
tnettcre in opera queAo lauoro 6 cofi. Quando uo-

g!iono cominciare cio,inge~sato che hâno le tauole, o

quadrigti radono,&datouidi dolcifsima colla quat-
tro o cinque mani,con vna ~pugna, vanno poi madnS

do i colori con olio di noce,o dt terne di hno ( benche
il noce c meglio perche ingialla meno ) & cofi macina

ti con quefti o!)i,che ë la tempera loro, non bifogna a!

troauantoaeGi,ched)~enderg!i co'IpenneHo.Ma cô

uiene far prima vna mefucadtCo!orHeccanui com e

biacca~GiaUoUno, Terre da campanc mefcolati tutti

L iii
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in
vn'corpo & vn* color folo,& quando la colla ê ~ec-

ca impiaftrarla fu perla tauola il che molti chiamanQ

Jaimpnmatura.Seccata poi quefta meAIca v.o arte~-

ce o calcando il cartone,ô con geHo bianco da iarti di

iegnando quella. & cofi ne primi colori l'a6ozza,ilche

alcuni chiamono tmporre.Et ~nita di coprire tutta n-

torna con {bmma politezza lo artefice da
capo

a finirla

&qui vfal'arte,&ladiligenza,percondurla apertez-
zione&coft~anno iMae~rtin Tauola a olio le loro

Pitt ure. 'r',
''1 1.

P~M~fM<tO~O~C~~C~f~</?CCO.'
\X'-yj7.

~Vando gl'artefici vogliono lauorare a olio in

M
muro fecco,due maniere poHono tenere: v-

na conjtar~.ehe il muro, Ce vi e dato il bu

co o a trefco, ô in atcro modo,ftralchi;o fe
egli

e re-

ftato lifcio fenza bianco,ma intonacato. vi 6 dia fu du~

p [re mane di o!io bollito & cotto: continouando di ri

daruelo fu (tno a tanto che non vog!io piu bere; &

pot
fecco fi gh da di meAica~o imprimatm come u dif

fe nel capitpto auanti a
oueâo.Cio

fatto & fecco, pof-

fono gli artefici ca!car&,o d)fegnare,& tak opeM co~

me la tauola,condurre al fine, tenendo mefcoiato con,

tinuo net colori vn pocod) vernicc Perche facend~

queRo~non
accade poi vcrntcarla. L'altro modo e*,chp

lartefice di O.ucco dt marmo,& di
matton' peRo finif-

fimo fa vn' arriciato, che fia
pulito;

& )o rade co'I ta-

glio
della cazxuo)a,perc)teH

muro ne re~i
ruuido.Ap-

prefÏb gh
da una man' d'olto di feme di hno & poi

in vna
pignatta

vna miHura,di pece greca et maRico.et

vernice groHa,& quella bollita, con un
pennel'gro~lo

6 da net' muro:poi
fi détende

per quelle con vn~ cal-

xuota da murare,che fia di fuoco. Qu~e~a inta6 j bu*.

cbddio ancciato,&ta vnapdiej'iu vnitaperilmurû

J
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Et'po!
ch'e' (ecca,6 ua dandoie d'impnmatHf4,o di me

~ica,& fi tauora nel modo ordinario dc!l'o!io, come ab

t~amoragionMp.

Df/4oAo,/j! 'C«< Jp~r/77.
:j. !n'i-'

j. L.' '.t-

~T'H

j~pmm) pgfpotere portare le pitture di paefe.

\~Jtnf pjae~~ hanao n-ouato la comodita delle télé di

ptnjEe~ppmejqu~JjE fhe!pe6nc' poco,& auuolte, fono

ageuo!t a ttaportarC.Quefte i otto~pftch' eiïe fiano ar

rendeuph,fe non hanno à flare ferme non x'ingenano

aî~ej~ ch&i~eQbyi crêpa tu arrotoiandole, perô fa

vhapa~a di Nrina~on olio dt nocej& in QueUo fi met-

Mno<}Uc~o tre tpa~tnate dt biacca,& quando le tele ha

no ha'~tp tre o quattro mani di colla,che fia doicc~c'ab

bia panato da yna banda a i'aitra, con vn' coltello fi da

quefta pafh,& tutti i buchi vengono con la mano de!l*

artence~,turarn.Fatto
ciofe h da vna 0 due ma ni di

<~)tado)ce,& da pot la mefHca,6 tmprimatura,& à di

pi~nerui fopra fi tiene il medeSmo modo, che agl'altri

ditbpfaracpnd. j;

Df/~C~~cM~o~f~f~ffn'f~M~e~Nfw
c~. ~~rjjjj.

1

ir~Crc(c!uto fempre lo animo ai no~n artenci pitto

t~T~taccendoche)tcoloritoao!io,o!tra

to hauerlo
!auora[o in muro,<~potta volendo lauorare ancora ÏM

le pi eMc.' ï.Det!e quali hanno trouato nella Riuiera di

Genoua.ip!!a~peziedi!a~reche noi dicemmo nella

architettura,che fono attifsime a quefto btfbgno.Per-
chepereÛerfeD'ateinfeetpcrauere la granagennJe~

pighano~ipu~mento piano Infu oueUe hanno di

pinto modemamente qua~ innniti & nouato ') modo

YCfo da potere lauora~ ui fopra. Hanno prouato po) le-

~tea~pi~&te.comcmifchi
di marmo,~erpentini,&
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porndi,&attre (!tTn)t,cheifendo ]in:!e& brhnffe um.~

tacca fopra
il colore': Ma nel vero

quando
la pietra <)a

ruuida,& arida,molto meglio inzuppa, & pigha l'olio-

t)o!tito& tt
coioredeptro.came a!qm)~ pi~erntgeBtHt

i
qua)t qujndo

fiano battmi col ~rro Se nMn an enatt

ton rena,o ~<ïb di Tu(î,tt:poSb (})iahafe<:6h )a 'mcde-%

Ëmj mi~ura,che t}t~i neH& ar'ncct~tô con ~uelît caz'

zuo)a di ferroin~ocàtaf~PercMchë Atutte.qtM~ptM~non accadedar' co[)a tn pnndpt&;
ma ~bt(~ vna man~

d'imprimatura
di colore à o]io, cit~e't~ef~Cit t'&~CM

che ct[a (ta puô commettre il lauoro a~<uo' piàci~MH.~

to.Er chi vo!ef!c fare vna Hofija o)]t>1Ma
pfct)-

tOTre di queUe iaftrc Genanef),& &r!c tafe f~uadfe, <Sc~
fermarle nel

muiocon petni fopra
vna incro~aMra d~

Rucco,diHendend'~bene la mefttca in fu le cothnrem-~

ture.Ot maniera chc~uengaatarftper
tutto

un'pia-
no di che

grandezza
!'arte6ce ha bi(ogno. Et queRo,e*

i!veromododt
côd'utre~a!ioprea&ie.&nHttefipu<y

x
<tue)k ~are omamenti di

pietre nîM) di n!)!&tj& d'afttt

marmi, lequali
6 rendono durabili in

m~nitC~jpHr ch&

con diligenza GanohuMraM & poHonn ,~& no~peub

no vernicare,come a}[rui ptacc~pcrcbe
la pietra no pro

Iciusa.cio e,non {bfbifce~qumto
&ta tauola~& la tela

~i

D<~
<Mffrf

MfBf mura <& f~Mfo ff/?Mfo <&(«aw M~'f~jff

c<aMf/?coMf~<<~<)M<~ cofe ~~o)!~o~*f&?etw~'fffr~

M~ff<M'~0~<-f~f,<<fO&<,C~fC~f«Mt<<M~t<4%
1

~.OjC~fn~ff~ 'C~ \X'~C~'
111:1

If'

70g!iono
i

pittori che il chiaro ~caro ~a una ~bt,

ma di pitura,che tragga piu ~'i
difegno,che a'i co

lorito,che Cto e', Rato cauato da ie fiatue
dt ~narmo~

trafacendole, cofi da le figure di bconzo, & ahre~ane

j~tetre. Et;queHoh.mno u&todt~are.tM~~iatede

palaZN
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t~aMt, & cafe, in iflorie, moRrando che quelle ~ano

<:ontrafatte,&paino di marmo, o di pietra con quelle

ftorie intagliate o veramente contrafaccndo* quelte

forti di fpecie di marmo & porfido & di pietra verde

& granito 1-0~0 & bigio 6 bronzo ô altre pietre,come

per loro meglio,(t fono accommodatiin pm fpartimen

tt di auefta maniera taquai' e', oggi molto in vfo per

fjre le facce delle café & de patazzi,coH inRomajCom~

per tutta Inlia.Quen.e pitture H lauorano in due modi

pnmainfretco,che'e',tavera;ointe)eper archi, oper
feRe le quali fannobellifsimo vedere. Trattaremo pu-
ma de la fpecie & forte del fare in frefco;poi diremo de

j'altra.Di quefta forte diterretta jfifanno i campi contt
terra da fare i va(),mefco!ando quella con carbone ma

cinato 0 altro nero per far'l'ombre piu fcure & bian
co di treuertino con piu fcuri & piu chiari & fi !umeg

e)anoco!b)anco fchietto & con vltimo neroavitimi

~c~n 6ntre voglono auere tali fpecie He~ezza, di&

gno,forza,vtuacita,&
bella maniera,& efîere eiprefîe

<on vna gagiardezza che mo~ri artc,& non Hentoper
-ehe Hhannoavedere &aconofcere dilontano Et

conquefte ancora s'imitano le di bronzo le quaticat

campo di terra gialla & oHb s'abozzano, & con piu
':fcun di quello nero & roHb & giallo fi s'fondano &

co gi alto fchietto fi fanno i mezi & congiallo & bian

~o fi tumeggiano.Et di quefle hahno tfttton~e~cfa.

te&Jeftorie di
quellecon atcunefhtue tramezate,

che in quefto genere hanno eradifsima grazia.QueI!e

poi che f! fannoper a!'chi,~omedle,o refte,j fi lauorano

thé la tela Ga data di tenetta Ctoe di quella prima terra

~chietta da far vjf) ) temperata con colla, & bifogna

cheeifate!a(tabagnatadi d)etro,mentreto artefice la

.~dipigne,acio che con quel campo diTerretta,vn]ic<

.tnegho It fcuri & t ehiajt delb opcra ~ua~Et co~uma.
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temperare neri di quelle, con Hn'poco di tempera. Et

Ciadoperano biacchc per biancho~o: Mmio per dar ri-

lieuo a!!e cofe che paionodi bronxo,& Giallolino per

lumeggiare fopra dette minio. Et per i campi & per

gli fcuri, le mede~me terre glalle & roffe; & i medef!

mi neri che io diGi nel lauorare a frefco i quali fanno

mezi & ombre. Ombrai ancora con altri diuer<) co-

lori, aître~brt) di chiari & fcuri corne con terra d'om

bra alla quale <!& la terretta di uerdeterra; & gialla &.

bianco; fimilmente con terra nera, che ê un'altra forte

di uerde terra &nera,che lo chiamono uerdaccio.

Df~
delle cafe c~c f~o~'<< r~t-y<M } J~f~ne

C&ry?4~~< <<~?/< Ef COMf~ZtHOfMOle

G~oM~f~ nelle ~M«r<<. Cap.
.x~~z.

T T Anno j pitton unaltra <pec<edtptttura; ch'e,d!

M ~fegno
& pittura infieme & quefto fi demanda

jfgrafnto & non ferue ad altro, che per ornamenti di

Mcciate di cafe & palazzi che piu breuemente fi con

dueono con queRa fpezie, & reggono aHe acque ficu-

ramente. Perche tutti i lineamenti, in uece di cuere

difegnati con carbone,o con altra materia limile,fono.

tratteggiatt con un'ferro
dalla manodel Pittore.I! che

~!&in que~amaniera.Pig)tano!a calcina mefcolatacô

la rena ordinariamente; & con la paglia abbruciata la

tingona d'uno ~uro, che uenga in un'mezo colore,

che trae in argétino;& uerfolo (curo un'poco piu che

tinta di mezo & con quetta intonicano la facciata. Et

fatto cio,&pu!ita col bianco della ca!ce ditreuertino,

iaimbiacanotutta&imbiancatacHpoiueronofnicar
toni:ô uero difegnano quel che ci uogtiono fare.Et di

poi agrauado~col fen? uanno dintomando,& tratteg
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giando
la ca!ce la quale efïendo fotto di corpo nero;

moftra tuttn graffi del ferro,come fegni di difegno.Et

ntuolene'campi di queg!i radere il bianco;& poi haue

re una tinta d' acquereHo ïcurrctto molto ac<}uido&}
& di quello dare per gli fcuri come~deHea una or-

ta il che di lontano, fa un bellifsimo uedet e. Ma il

campo (c ci è,grottefche ô fogliami, n sbattimenta cio

è ombreggia con quello acquarello.Et qucfto citlauc

ro cheper eHere dal ferro graffiato,l'hanno chiamato i

pittori ~grafHto.Reâaci ora ragionare de le grottefche
che fi fanno fu! muro, quelle che uanno in campo
bianco non ci c~endo il campo di Aucco, pernon ~fÏe

te bianca la ca!cc fi da loro per tutto ~btHmetei! ~am

po, di bianco:&tatto.ciou~po!ueran0j&<!tauora-
no in frefco, di coton fodi perche non arebbono mai

la grazia, ch'hanno quelle, che fi lauorano tu to Auc-

<o Di quefla <pexie poitono enere grottefche groiïe,
& fottili, le quali uengono fatte nelmedefimo modo,
<hc lauorano le figure a :ffeic0j0 in muro.

CoM~MOfMO~OM~C&c~&t~cCO~
`

capitolo. J~Jï'J~J.

T E grottefche Ïbno una fpecie di pitturaHcenz!<)-

<~{a; & ridicola molto, tatte dagl'anuchi per orna-enti di uani,doue in alcuni luoghi non naua bene~t!

tro che cofe in aria; perilche faceuano m quelle, tutte

fconcialure di mon~ri,pernrattezzadenanatura,&

per gricciotoj & ghiribizo degli artenci, i qua!i fanno

in QueHe,cofe fenza alcuna regola, apiccando vn fot

tih6imo n!o u n pefo, che non n puo reggere, a un*ca-

MaHo le gambe di fogle, a un'huomo le gambe d] gru;
& infiniti fciarpelloni & païîerotti Et chi piu Arana-

mente fegli immaginaua, quello era tenuto piu valen

~e~Hrcno poi rcgolatc & per 6 egi & ~partimenti fatto
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beUt~tm! andari; con di Aucchi mcfcotarono quelle

con~ta pittura.
Et inanzi ando

quefta pratica, ehe in

Roma,& in ogntluogo,
doue i Romani ri~edeuano,

ue n'e ancora conferuato qualche ueftigio. Et ne) ue-

ro che tocche d'oro & inrag)iated(Hucchi, eilefonô

opera atlegra,&
ddetteuoica. uedere.

Q~efte )auoM

no di quattro maniere; che l'una lauora !o âucc<~
fchietto; L'altra fa gli ornamenti foli di ~ucco,& dipi

gne
le ftorte ne'uani, & le

grottefche nc'eg): La ter-

zafa le figure parte lauorate di ~uccp,& parte dipintc

di bianco & nero,contra~ce~do Cammei & altre pie

tre. Et dt c)U<:n:a (pezie GroKefche & ftucchi, te n'c~

uifto & uede tante opere lauorate da'moderni, i
quali

con (bmma grazia
& bellezza hanno adornato te tah-

hriche piu notabili di tutta la Italia; che gli antichi ri-

mangonouinti, digrandefpazio. EtIaultimatauoM

di acquerello
in fu !o ftucco, campando il lume eon ef

tb oe ombrandolo con ditterfi colori, Di tutte
que~e

forti che n difendono a(ïai da'I Tempo fe ne
veggOMO

delle antiche in m~niti luoghi a Roma,& à Pozzuolo

uicino aNapoh. Et ancora. quefta uIcima'Jb< te puo

benifsimo lauorare con colori fodi a ft-efco & !atcia

to Rucco bianco per campo
a tutte

quc~e, che ne !'ue-

ro hanno in te bella grazia; & fra effe fi mefcolano
pa

ef! che molto danno loro de !o
allegro. Co~tancora

~oriette di figure piccole colorite Et di
queRa &rte

osgi
n ha]ia ne fono molti mae~ri che ne fanno pro.

~eisione~&in eHe~ono eccetient~.

Dc/MO~o afc/Mf~<'M<oro<<~o~~<MO~MM,<t/

<MMo~- ·
Captrolo. -y-Xr-MZ-

ir''V ueramente bellifsima fegrcto & inne~igano~.

j'~ne (bnAicai!trouar'modo,che!'0)-o~bat[etTe in

ibgh
Cottilment c; che per ogni migliaio di pczzi bat
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tati,~randi
vno onauo dt braccioperogn: uerfo, ba-

~aHe tra io aru~eio & l'oro, il ualore folo di <ei fcudi.

Ma non fù punto meno
ingegnofa cofa it trouar'mo-

do, a potcrlo talmente dtftendere fopra il Geno: che il

legno
o daltro afcoHou.1 fbito, paref~

tutto una.M.af-

~a d:oro.Ilclie Ci fa in quëfla maniera.Ingenjft
il

Legno

<on geiÏb fbttiltfsimo,)mpaHato con !a cot).i piu tofto

dotce che cruda Et ui da fbpra g) ojHb più man), Se-

condo che il legnoèlauorato bene,o malc. In oitre

con la chiara deMoouo ~chietta sbattuta iotulmente

con l'acqua dentroui, <t
tempera

il bolo armeno~ maci

nato ad
acqua

iottihfsinMmëte Et G fa il primo acqui

dofo, o
ttogUamo dirlo liquido

& chiaro & l'altro
ap

prefio piu corpulento Poi (tda con effo al manco tre

uolte
fopra il !auoro,Sno che e !o

pigli per
tutto bene.

Etbagnando
di mano in mano con un pennello doue

ë dato i) bolo, ui u mette fu l'oro m rbgha, t! quale fia-

bitonappiccaaquetmone.Etquandoeg)te&ppaf!o,

non fecco; n brunifce con una zanna dt cane, o di lu-

po,dnche
e'diuenti tu~rante & bello Dorafi ancora

in un'altra maniera che fi chiama a mordéte,chc ~ado

pera

ad
ogni

forte di cofe,pietre,Legni, Tele, Metalli

d'ogni (pez)e Drappi & Corami; Et non fi brunifce

corne quel primo. Quefto Mordente, che e la maeitra

cheicmene fi fa di colori feccaticci à olio di uarie for-

ti, & di olio cotto con la uern,ce dentroui; Etda~i in

fu illegno
che ha auuto prima due mani di colla Et

potcheitmordcnteedatocoft, non mentre
cheegire

frefco, ma mezo fecco, ui 6 mette fu l'oro in
tbgtte..

H medefimo fi puofare ancora con
l'orminiaco~quan-

do s'ha fretta; attefo che mentre fi da e, buono,Et que
ftoj[erue piu à fare felle, arabe~chi, & altri ornament!.

Etienemacina ancora di quetli fogli inunaïaxzadt

.ue[roconun'pocodime[e,&d'gomma ,che ~erueA
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miniaton, & a in6niti, che col
pennello

n di!ettano fa

re proffiti,&
fbtiiifsimi lumi nelle pitiure.Et tutti

que

Ai fono bellifsimi fegreti,
ma

per
la

copia
di efsi non

j{e ne tiene molto conto

Df7jM~S/co ~«fM, & a
quella c~f~eoM~ ~MOHe

~.Zo~fo C<y- ~J!r~7/.

t ~S&ndo

affai
largamente detto di

fopra
nel vt.Cap.

che
coia fia tl Mufaico, & corne e' h faccia conti-

nuandone qui, quel tanto che e
propio

della Pit

tura diciamo,Che egli e maeHtia uerameniegrandiSi

ma, condurre i fuoi pezzt<otanto vniti, che egli appa

rifcadtiotitano ,peronoratapittura&be!It. Atte~o

che in quefla fpezie di lauoro bifogna & pratica &gia
dizio grande,

con u na
profondifsima intelligen zia nel

la artede!dtfegno.perche c~
ofuicane' difegni

il mu-

faico ,con la copia & abbondanza delle troppe ~gure

nelle iAorie,con le molte minuterie de'pezzi le con&n

de. Et pero bifogna ch*d
dtfegno

de' cartoni, che
per

e(Ïb nfanno;ua aperto,largho, facile, chiaro & di bon

ta & bella maniera continuato, Et chi intende nel di

fegno la forza degli sbattimenti, & del dare pochi lu-

mij& anal (curi, con fare in
quegti certe

piazze
o cam

pi,Cou:uHopradiog!]i~to,
!orarAbeHo & bene ordi

nato. Vuole auere i! mufaicolodato,chiarezza in ïe.

con certa vnita fcuritâ ~rïbi*ombre;&vuo!e enere

fatto con grandifsima di~crexione~l'ochio lontano

acio che )o Himi pittut-a,& no tar~a commefIa.La on

de' i mufaici,che aranno
guette parti,<aranno buoni,

&iodati da ciafcheduno &~eno e'chel mufaico èla

più durabde pittura che fia Impero che l'altra col tem

po
(1

fpegne;& queu:ane!!oAare fatto di continuo s'ac

tende Et in oitre la Pittura manca & u confuma per

&jBede6ma;OucjtMuiaieojperiaûiaJungb)6tmaM



P 1 T T V R A

ta, fi puo quaH chiamare,eterno Per IIche fcorgiamo
noi in efïb, non folo la perfezzione de'Maeftri uecchi:

ma quella ancoradegli antichi mediante quelle opere,
chc oggi fi riconofcono della eta loro Préparai adun

que i pezzi
da 6rlo; in

quefta maniera. Q~ando le for

naci de'uetri fono difpoUe, & Je padelle pienedi uetro

(e li uanno dando ico!ori,a ciafcuna padetiai! ~uo:A<i

uertendo fempre, che da un'chiaro bianco che ha cor-

po, & non e trafparente fi conduchino i piu fcuri di

mano in mano: in que!)aAcûagui(a,che fi fann-o le me

fliche dc'colori per dipignere ordinariamente. Ap-

prefÏb quando il vetro è cotto & bene ftagionato, &

le meHiche fono condotte & chiare & fcure & d' ogni

ragione,co certe cucchiaie lunghe di ferro ucauail ue

tro caldo. Et 6 mette in Ht uno marmo pi ano,& fopra
con uno altro pezxo di marmo fi fchiaccia pari. & le

ne fanno rotelle, che,uenghino ugualmente piane; &

reRinodi grofïezza la terza parte dell' altezza di un'dt

to.Se ne fa poi con una boccadi cane di ferro pezzetti

quadritaglati:& altri cot'rerro caldo to tpezzano in cri

nandolo a loro modo.I medenmi pezzi diuentano lun

ght,&conunoi[merigho!oiag!iano:i!~mi!cfannodt
tutti i uetri che hanno di bifogno, Et te n'empiono le

fcatole,& fi tengono ordinati,come fi fa i colori quan
do () vuole laaorare a rre~co che in uarii {codelhni fi

tiene feparatamente la meflica delle tiniepiu chiare &

pluicureperlauorare. Ecclun'aitrafpectc di uetro,

cheu adopra per to campo, & per i lumi de panni,che
fi mette doro:quefto quandolo voglano do)\ne,ptgho
no quelle piafire di uetro~ch'hano tatto; & con acqua
di gomma bagnano tutta la piaftra del uetro: & poi vi

mettono fopra i pezzi d'ore.Fatto cio metiono ia pia-
ftra tu vna pala di ferro, & qm;!Ia nella bocca della for

nace.
coperta pnma con vn'uetro fottjc tuttala pia-
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{tra di vetro che hanno me(Ïa d'oro & fanno
quëfH co

perchi,
o dt bocce, 0 modo di fiafchi fpezati di ma-

.nteracheun pezzo cuopra tuttalapiafh'a; Et ioten-

~ono
tanto nel'fuoco che vien'

quaft roHo, Et in vn

tratto cauandole, l'oro uiene con vna prefa mirabile a

imprimerd
nel vetro & fermarfi & regge

alle
accjuc,

& j ogni tempeRa;Poi quefto
ft

taglia
& ordina corne

l\t!n'o di fopra.
Et

per
fermarlo nel muro vfano d) fare

il cartone colonto alcuni altri fenza colore; il
qua[e

canone calcàno o ~cgnano
a

pezzo
a

pezzo
in fil )o

Rucco & di poi vanno commettendo appoco appoco

quanto vogliono
fare nel mu~nco.'Q~eRo ftucco

per

elfer 00(~0 groilb in fu la
opera gli a~pctta

duoi fi, oE

quattro
fecondo ]a

quatita de! Tempo
Et 6& dt tre

ueruno di ca!ce & mattone pe~o, Draganti,& chiara

di uouo ) i) quale tengono molle continuo con pezze

bagnatëjCoft pezzo pcr pezzo taglano
i cartoni ne!'mu

ro, & lo difegnano fu !o ftucco catcando!o,nn che
poi

con certe mollette fi
pigliano

i
pezzetti degli frnalti;&

6 commetiononeUo {tucco, &nijtimeggiaHoi!umt,

& daSi mezi a mez~& fcuri a
gli

fcun.contrafacendo

t'ombre, i lumi, & i mezi minutamente,come nel car-

tone &coHlauorandocondi!igenziaiSconduce apo

co a
poco

a la
perfezzionc.

Et chi piu !o condtice vni-

to, fi che e'torni
pulito & piano;

co!ui
cpiu degno di

loda & tenuio da
piu degli

a!tn. Impero fono aJctml

tintoddioenti almu{aico,chetoconducono dima-

niera che egli apparifce pitttura
a frefco. Queflo fatto

la prefa,
indura talmente il vetro nello f(:ucco; che du

ra in infinito corne nefannotedeimnfaici antichi, 1.

thé fono in Roma, & quelli
che fono uccht & anco

nell'una,& neIMtra
parte

i moderni a i di no~n n'ha-

no fatto dei' marauigliofo

.De le
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YTAnno

aggiunto j no~n moderni mae~ri al mu-

faico di pezzi ptccioJtvnaitra/pecie di mufaici

di marmi commefsi, che contrafanno le ftorie dipinte
di chiaro fcuro,E queRo ha caufato il defiderio arden

tijfsimo di vo!e:'e.che e'rejftt nel chi uerra do-

po fe pure ~~pegnetlero !ea!tre~pezie della Pittura

vn'tume che tenga accetalamemonade'pittonmoder

ni & cod hanno contrafatto con mirabiJe magi~erio
~orie grandifsime, che non folo fene potrebhe mette-

re ne'pauimentijdoue f) camina Ma incroRarne anco
ra le facce delle muraglie, & di palazzi, con arte tanto

bella & marauigliofa che pericolo non farebbe ch'el

tempo con~umafïe il difegno di coloro,che fono rari

inqueftaprofetsionc.Come~puovedere neIDuomo

di Siena cominciato prima daDucci~Sanef< &poi
da Domenico Beccafumi a di noftri & (eguito, & au-

gumentato. QucRa arte ha. tanto delbuano,de!nHO-

uo, & del durahile, che per pittura commelfa di bian-

co, & nero poco pittUpuote defiderare dibonta &

di bellezza. Il componimenfo fuo fi fa di tre forte mar

mioche vengono de'monti di Carrara L'uno de'quaii
e bianco nni~simo & candido l'altro non e bianco,
ma pende in huido, che fa mezo a aae!'bianco, & il ter

xo e vn'marmo bigio di tinta,che trahe in argentino i

che ferue per Ifcuro. Di quefli volendo fare vna figu-

ra,fene fa vn'cartone di chiaro & fcuro,con le medcC

me tinte: & cio fatta,per i dintorni di quemezi & feu

ri, & chiari à
luoghi !oro n commette nel mezo con

<Hhgej!xi~!jHunte,di quelmarmo candide :&co~i i

tB~oe aU &urMlaM a que'mezi~fecondo
i dintorni

PfA'y/?OW < ~/f~W<C~/?/MMO <&'MMW~

~f'F~«/MfM< j <<f~<)Mf delle C~ <&C~M

~o. c~. ~XLsr.

N
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~eGi che ne! cartone ha fatto Fartence. Et
quando cio

hanno com:neifo m (terne, & fpianato difopra tutti i

pezzi de'rmrtni, co6 chiari come fcuri, & come me~

zi pig!a lo artefice, che ha fatto il carton? vn'penne!-

lo di nerotemperato~cjuando tutta
i'opraeinfleme

corH[Yienainterra;&tu[tafu)marmotatratteggia,&

protH[a,douefbnog!itCuri,aguifa cheficontorna,

tratteggia, & profilla co la penna una carta,che aucHe

difegnata di chiaro o fcuro.Fatto cicio fcultore viene

incauando coi ferri, tutti qnet tratti
&pl'offili

che il

pittore ha~ttt, & ctitta l'oprt incaua, douunque
ha

dtfegnatOjdineroU pennello. Finitoquefto timurano

neipiani~pezx),apezzi,&6nitocon vna miflura di

pegolansrabo)t)tao
asfatio & ncro di terra, fi riem-

piono
tutti gli incaui che h fatti lo fcarpello

Et poi

che la materia e fl'edda & h~ ratto
prefa,

con pezzi di

Tufo, vanno leuando &con(um.indo cioche~bpra

auanza; & con rena mattoni & acqua f! ua arrotando

& fpianando, tanto cheit tutto retU ad vn'piano.,cio€

il marmo &etÏO) & il ripieno. Ilche fatto, refh l'opéra

in vna maniera,che ella
pare veramente Pittura in pia

no Et hl in fe
grandiistma forza con arte & con ma-

eRria.Laoade è ella molto uenuta in vfo per
la fua bel

lezza Et ha caufato ancora che molti pauimenti di

ûanze oggi jft fanno di mattoni, che fiano vna
parte

di terra hfanca ~cio e, di quella che trac in azurrino.,

quando
ella e n'e~ca, & cotta diuenta btanca; & i'altra

de!!a ordinaria da fare mattoni, che vienerona
quan-

doeltaecotta. Diquen:edue&rti,n&nofjttt paui-

-ment! commefsi di varie maniere a~partimenti corne

ne fanno fede le (aie papali a Roma at tempo di Raffa-

ello da Vrbino; & ora v)timamenfe moite {lanze in ca

{leUo Santo Agnolo, doue fi fono con i medeïimi mat

toni fatte imprefe
di

gigtij commefsi di
pezzi,

che di-
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N ti

mofh'ano l'arme di Papa Pau!o & mo!te altre
impre-

ic, con tanta diligenzia commise che piu di beltonon

fi puo deMerare in tale magi~eno. Et di tutte
queftc

cofe commefle tu cagione il primo mufaico.

Pf/M/~co /~<<wf,c/o
c de le T~~f: Et de ~~7of<f c~

/7/~MKO ~7~M/ tinti CCMM~/S, d ~M~S

F~r~'f. C~/fo/t). ~T~.y/.

~Vanto~a~aci) cofa lo aggiugnereatteinuenzio

~ni de'paHati <)ua!che nuouo trouato fempre;
aiïai chiaro ce !o dimoHra non folo U pre-t

detto commeHb de'pauimenti che fenzadubbio viene

da'IMufaico: Ma!e~efïeTar~eancora,&]e~gure di

tante varie cofe,che a ~miJItudine pm' del Mufaico &

della pittura, fono fiate fatte da'noHn vecchi di picco-
}t pezzetti

di legno,commefsi & vniti in fieme nelle ta

Mole del noce & colorati diuerfamente;Ilche i moder-

ni chtamanolauorodicommenbjbenche a'vecchi ~bf

~e TarSa.Lemjghor'co~e che m quefta ~peziegia fa-

ce(îero,fnrono in Firenze ne'tempi di Filippo di fer

BruneHefco & poi di Benedetto da Maiano. Il quale
nientedimanco gmdicando!e cofa di(unle,~Ieuoin

tutto da quelle, come nella vita fua dira. Coflui co-

rne gli altri palfati telaaorô folamente di nero &di

bianco Ma fra GionanniVeronefe, che in eïïe fece

sran'frutto~ largantentele mtg)iorô; dando varit co!o

ri a'Iegni, con acque & tinte bollite, & con oii) pene-

tratiui per auere di legname i chiari & gli fcuri,uana

ti ctlueifamente, corne nella arte della Pittura Etlu-

meggiando con bianchifsimo legno di Silio fbtti!men

telecofefue. Queûo lauoro cbbe ongine pnmiera-
mente nelle pro~pettiuc Per che quelle aueuano ter-

mine di canti viui che commettendo infieme i pezzi
iaceuano il pro61o, & pareua tutto d'un pezzo il pia-
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no del'opera loro, fe bene e' foflfe fiât o di piu di milfe

Lauorarono pero di queftogli antichi ancoran elle in

croflature delle piètre fini,come apertaméte fi vede nel

portico di fan Piecro,doue ê vna gabbia con vno vcel

lo in vn campo di porfido, & d'altre piètre diuerfè

cotnmefle in quello con tutto il refto degli ftaggi &

delle altre cofe. Ma per effere illegno piu facile, &

molto piu dolce a quefto lauoro hanno potuto i Ma-

efhri noftrilauorarne piu abbondantemente& in quel
modo che hanno voluto Vfarono gia per far' l'om-

bre, abbronzarle co'l fuoco da vna banda ilche bene

imitaua l'ombra Ma gli altri hanno vfâto di poi olio

di zolfo, & acque di folimati & di arfenichi, con le

quali cofe
hanno dato quelle tinture che eglino ftefsi

hanno voluto;Come fi vede nel'opre di fra Damiano,

in fan Domenico di Bologna.Et perche talc profefsio
ne confifte folo ne difegni, che fiano atti à talc eferci-

ZÎOjpieni di cafamenti,& di cofe ch'abbino i lineamen

ti quadrati
& Ci porta per via di chiai i,& di feuri dare

loro fbrza, &rilieuo; hannolo fatto (èmpre perfbne

che hanno auto piu pazienzia;chedilegno. Etcofi s'è

caufato, che moite opère vi fi fono fatte .Et fi fono in

quefta profefsione lauorate ftorie di figure frutti &

aflimali;che in vero alcune colefono viuiisime; ma

per eflere cofe, che toflo diuenta nera &non contra

£{{ènon lapittura-. (èndodamenodi quella, & poco

durabile péri tarii,& péril tlioco,è tenuto tempo
buttato in uano, ancora che e'fia pure & lodeuole &

maeflreuolc

Deldipgnere
le Fmeflrediuetroi Et come elle fi conduebino

co'Ptoml>i&t co'ferridttfiflenerle}ffn%4 imf>e

dimcntodelle figure. Cœpitolo*

XXXII.
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£*OAumarono

gia gli antichi, ma
per gli

huomini

grandi
o almeno ai

qualche importanza;
di ferra

fineftre in modo, che fenza
impedire il lume;non

vi entrafl'evo i uenti o il freddo Et
quefto

folamente

ne'bagni loro,ne'fiidatoi,nelleftnfe, & negli
altri luo

ghiripofti
Chiudendo le aperture,

o vani di
quelle

con alcune piètre trafparenti,
come fono le

Agate, gli
i

Alabaftri, &alcunimarmi tenere, che fono mifchi, o

che traggono
a'I Gialhccio. Ma i moderni che in mol-

to maggior copia
hanno auuto le fornaci de'vetri;han

no fatto le fineftre di vetro di occhi & di
piaftre;

à fi-

militudine od imitazione di
quelle

che
gli

antichi fece

ro di
pietra

Et con i
piombi accanalati da

ogni
ban-

da, le hanno infieme ferrate & ferme; & ad alcuni fer-

ri, mefsi nelle muraglie a
queflo propofito,o

veratnen

te ne'tali di
legno,

le hanno armate & ferrate come di-

remo. Et doue elle fi faceuano nel
principio femplice

mente di occhi blanchi & con
angoli bianchi, o

pur'

coîorati". hanno poi imaginato gli artefici fare vn'mu

faico de le figure di quei~i vetri, dinerfamente colora

ti; & commefsi ad v£o di
pittura.Et talmente fi è affot

tigliato
lo ingcgno

in cio,che e'fï vede
oggi

condotta

quefta
arte délie fineflre di vetro a quella perfezzione

che nelle tauole fi conducono le belle
pitture,vnite di

colori, & pulitamente dipmte Si come nella vita di

Guglielmo
da Marzilla Franzele largatncnte'dimo-

ftrerremmo Di
quefia arte hanno

lauorato meglio i

Fiaminghi,e
i Franzefi, che l'altre nazioni:Attefb che

eglino come
inueiligatori delle cofe dcl fuoco, & de

colori hanno ridotto a cuocere a fuoco i colori che fi

pongono in fu'l uetro; A
cagione che il vento, l'Aria,

& la Pioggia,non le offendi in maniera alcuna.Doue

gia cofturaaijanp dipigner'
quelle

di colori velati con

gomme Se
altreawnpere

che co'l
Tempo

le faceua

N iii
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fuggire
il

Tempo*.
Et i vcnti,le nebbie,& l'acque

Ce le

portauano
di maniera, che altro non vi reflaua, che il

femplice
colore del vetro. Ma nella eta

prefente veg-

giamo
noi condotta quefta arte a

quel fbmmo grado

oltra il quale non fi puô appena deficlcrare
peifezzio-

ne alcuna,di finezza,di bellezza & di ogni particular»

rà, che a
quefto poila

feruire con vna delicata & fom

ma vaghezza,
non meno falutifera per afskurare le

ftanze daVcnti & da learie cattiue; che vtile & como

da, per
la luce chiara & fpedita,

che
per quella ci fi ap-

prefenta
Vero é che

per
condurle che elle fiano tali

bifbgnano primieramente
tre cofe, cioê vna luminofa

trafparenza
ne'vetri fccltijVnbellifsimo componimen

to, di cio che vi filauora & vn'colorito aperto fenza

alcuna confufione La Trafparenza confifle ncl
fâper

fare elezzione di vetri che fiano lucidi per fe flefsi: Et

in ciOj megho
fono i Franzefi,o Fiaminghi che e fi fia

no", chei Veniziani: perche i
Fiaminghi fono moka

chiari,& îVeniziam molto carichi di
colore. Etquegli

che (bn'chiari adombrandoli di fcuro, non
perdono

iHuin£ji«t tutto, taie che e' non trafpaino nelle om.

bre loro; Ma i Veniziani efTcndo di loro natura feuri»-

& ofcurandoli di
piu

con l'ombTe,perdono in tutto la

trafparenza:
Et Ancora che molti fi dilettino di auer-

gli
cavichi di colori,arcifîziatamente fôprapofthiij. che

sbattuti da l'aria & dafole mollrano non sô che di bel

lo piu che non fànno i colori natui-ali; Meglio ênondi

meno auere i vetri di loro natura chiari, che feuri: a

cio che da la groflezza
del colore nô

rimanghino ofïu

fcati. A condurre quefta opera,bifogna auere vn'Car

tone difegnato
con profn*li,doue fiano i contorni del-

le pieghe de'panni & delle figure; i quali dimoflrino

doue l] hanno a commeterei vetri Di poi fi
pigliano

i pezii de uetrij rofsi, gialli azurri & bianchi & fi
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fcompartifcono
fecondo il difegno per panni o per

carnagioni corne ricerca il bifbgno Et per ridurre

ciafaina piallra
di efsi vetri ale mifure difegnate fo-

pra
il cartone,fi fegnano detti pezzt in dette piaflre po

fate fopra il detto cartone, con vn pennello di biacca

Et a ciafcuno pezzo fi aflègna il fuo numero,per ritro

uargli piu facilmente nel comettcrgli i quali numeri

finita l'opera, fi (cancellano. Fatto quefto, per tagliar
li a mifura (i piglia vn ferro appuntato affocato, con

la punta del quale auendo prima con vna punta dt fme

riglio intaccata alquanto la prima fuperficie doue fi

vuole cominciare,& con vn poco di ipnto bagnatoui
fi va con elfo ferro lungo que'dintornt ma alquanto di

{cofto Et a poco a poco mouendo il predetto
ferro il

vetro fi inclina,& fi fpicca da la piaftra.Dipoi,con vna

punta di fmeriglio fi va'rinettando detti pezzi,& leua

done il fiiperfluo:Et con vn ferro che e'chiamano Gri

fatoio, o uero Topo,Ci vanno rodendo i dintorni dife

gnati,Tale che'uenghino giufti da potergli commette

r.e per tutto CoG dunque commeftii i pezzi di vetro,

in fit vna tauola piana fi diftendono fopra il Cartone,

& fi comincia à dipignere per panni l'ombra di que-

gli, laquale vuol'eîlere di (caglia dt ferro macinata, &

d'un'altra ruggine,ch'alle caue dil ferro fi troua^la qua
le è, rofïà, & con quefta fi ombrano le carni, cangian-
do que col nero.& rolTo,{ècondo che fa bifbgno
Ma prima è neceffario alle carni velare con qu elïoflb
tutti i vetri,& con quel'nero fare il medefimo à panni,
con temperarli con la gomma à poco à poco dipignen

doli,& ombrandoli corne Ita il cartone. Etapprello, li

dipinti che e' fono, volendoli dare lumi fieri fi ha vn'

pennello di fetole corto,& lbttile,«Srcon quello fi graf
fiano i vetri in fu il lume, & leuafi di quel panno, che

aueua
dato per lutto il primo colore, Et con l'afticci-
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ladelpennello{tvàlumeggiandoi capcgli&
le barbe*

& i parmi & i cafamenti & paefi come tu vuoi. Sono

pem
in quefta opera moite difficulràj& chi fe ne dilet

ta puomectere varii colori fui vetro, perche fegnan-
do fu vn colore rofio,vn'fogliame;o cofa minuta, vo-

lendo,che à fuoco venga colorito d'altro colore fi puo

fquagliare quel'uetro quanto tiene il fogliame, con la

punta dun'ferro,che leui la
prima Icaglia dil uetro cio

è, il
primo fuolo, & non la

pafsi,perche faccendo cofî,

riwnne il vetrodi colorbianco, & Ce
egli dâ poi quel

rofifb fatto di piu mifLure,clie nel cuocere mediante lo>

fcorrere,diuenta giallo. Et quefto fi puo fare fu tutti i

coloii, ma Il giallo meglio riefce flil'bianco, che in al-

tri colorijfu lo azurro à
campirlo dinien'uerde nel cuo

Cerlo,perche
il

giallo
& lo aziiyro mefcolati^fànno co-

lor' verde. Queflo giallo
non fi da mai fenon dietro,

doue non è, dipinto,perchc mefcolandofi, fcorrenda,

gnaftarebbe
& fi mefcolarebbe', con

quelle il quale

cotto rimane fopra groflb-il roflbjche rafchiato via câ

vn'ferro vi lafèia Giallo Dipinti che fbno i vetri,vo

gliono

efler'mefsi in vna teghia di ferro con vn' fuol»

di cennere ftacciataj& calcina cotta mefcolata:&à luo

lo, à fuolo i vetri parimente diftefi &
ricoperti

dalla

cenereifleflà; poipoftineP fornello, il quale à fuoco

lento à poco à poco rifcaldati, venga
à infocarfi la cen

nere, ei vetri, perche
i colori chevi fono fu infocati

in rugginifeono, & fcorrono, & fanno la
prefâ

fal ve

tro. Et à queflo
cuocere bifogna ufare

grandifsima di

ligenza,perche
il troppo ftioco violento,li farebbe cre

pare;
& il

poco
non li cocerebbe.Ne fi debhono caua-

re finche la padella o tegghia doue e fono non fi ve-

de tutta di fuoco:& la cennere con alcunt
fâggi fopra,

che fi
vegga quando

il colore
è feorfo

fatto cio, fi but

tano i
piombi

in certe forme
di pietra,o di ferro,i qua

li hanno
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1i hUno âW eânali cio é da ogni lato vnddenfro al qud
le fi commette & ferra il vetro Et Ii piallano, & diriz

zano, & poi fu vna tauola fi conficcano & à pezzo

per pezzo s'inipiomba tutta l'opera in piu quadn; & fi

faldano tutte le corrmettitureHe' piombi con faldatoi

di ftagno; & in alcune trauerfe, doue vanno i fërri fi-

mette filidi rame impiombati;accioche pofiino regge
re,& legaiel'opra la quale s'aima di ferri,che non fia
no al dmto delle figure ma tortt fecondo le commettir

ture di quelle, a cagione che e non impedifchinoil ve

derle.Quefti fi mettono con inchiouature ne'ferri ché

reggono il tutto; Et non fifanno cjuadri,ma tondi

âccio impedilchino manco la vifta: Et da la banda di

fuori fi mettono aile feneftre, & ne' buchi delle piètre

s'impiombano, & con fili di rame che nei piombi delle

feneftre {àldati/ianûàfùoco,fileganofbrtemente. Et

perche i fanciul!i,o altn impedimenti non le guaftino
vi fi mette dietro vna rete di filo di rame fbtile.Le qua
Ii opré fè non foflèro in materia troppo frangibile du

Terebhono al mondo infinité tempo Ma per quefto
non rcfta, che l'arte non fia difficile, artifkiofà, & bel

lifsima. <'“.. ·

PelNiello e cime per ijuello alkmo la {lampe di rame f*j*

amt Jiintdglinogtcirgenûper fore glifînaltidi
Ji

`

baJJbrilKuOi&flmilmente fîcejelinole le
r'

grofferie. Capitolo. XXX111 [

IL

Nicllo,il qualetion c altro che vn difegno tratteg

giato & dipinto fulo argento,foine fi dipigne &

tratteggia fottilmente con la penna fu tronato da gli
"Orefici -fino al tempo degli antichi efïèndofi vediiti

'caui co'ferri, ripieni di<nifturaneglj ori,& argenti lo

ro Qiiefto fi difegna con loflile fu lo argento che fia

j»iano,^cfiintaclia col'bulino j ch'è,|vn fcrro quadrb
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tag1iatoàvnghia,dal'unodegliangoliàraltr6'perisbié

co, che con calando verfb vno de' canti, \o fa piu acu-

to, &
taglienteda

due lati, & la
punta di eHo fcorre

& (otcili (simameu te intaglia. Con
quefto G fanno tut

tele cofe che fono intagliale ne'metalli,per riempierle,
o perlafciarle vote fecondo la vplonti dello artefice.

Qtiando hanno dunque intagliato & finito col Buli-

no piglano argento,& piombo,& fanno di eflb al'fuo

co, vna cofa; ch'incorporata infieme è,néra di colore,

&
ftangibile molto & iôttiliftima à fcorrere. Quefla

fi pefta, .& fi pone Copra
la

piaftra dello argento doue,

l'intaglio; il
qual'è, neceflqrjo che fia bene pulito & ac

coftatolo a fuoco di legne verdi,foîfiando co tnantici

fi fa che i
raggi di qaello, percuotino doueêil Niella

II
quale per la vixtù del calore fbndeadofi, & (corren-

do,riempie tutti
gli intagli che aueua fâttt il bulino

Appreflô, quando l'Argento è rafFreddo fi vâdiligen
temente co'ralchiatoi leuando il fiiperfluo & con la

pomice appoco appo.co li confuma^egandolo & con

le mani & con vn'quoio tanto che è fi truoui il vero

piano; & che il tutto refti pulito.Di queflo
lauoro mi

rahilifsimamente Mafo
Finiguerra Fiorentino, il qua

le ft raro in quefta profefsione 3 corne ne fanno fede al

Ctiiie paci di niello in fan Giouanni diFioicnza,che {o

no tenute mirabili Da quèfto intagtio dt baliiio soa'

deriuate le ftampe di rame: onde tante carte é;ltaliane

èTedefche veggiamo oggi per tutta Italia;che fi come

negli argenti s'improntaua, anzi che fufFero ripieni di

niello, di terra, &fi.bu:tauadi zolfo,cofi gli Stampa-
tori trouarono il modo del,fare le carte, ,fu le

Stampe
di rame col tôrculoicome oggi abbiam veduto da, efii

imprimcrfîLL Ecci vn'altra£ôrte di tauori in argento, o

aï oro comunemente chiamata Smalto che ê
fpezie

di
pittura

mcfcolata con la fcultura: Et ferue douç
1
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0 il

ïi mettono I'aftjue*, fi che gli fmalti reftino in rondo

Quefta doiiendofilauorareinfùrorojliabifôgno di

oro finifsimo;Et in fu !o argento,argento almeno a le

gadiGiulii. Etèneceflàrio quefto modo 5 perche Io
fmalto ci poffa reftares& non ifcorrere alfroue che nel

fùoltiogho;bifôgnalafi:iarli iproffili d'argentb,che di

fbpra fian* fottili & non fi vegghino Cofi fi fa vn ri-

lideuo pîatto,& in contrario à l'altro;accioche metten

doui gli fmalti,pigli gli fcuri, & chiari di quello da l'al

tezza, & da la bai lezza dello intaglio.Piglafi poi fmal-

ti di vetri di varii colori, che diligentemctefifermino
col martello, Et fi tengono negli ftodeffini con acqua

chiarifsima, fèparati & diAinti l'uno da l'altro. Et no-

ta che quegli che fi adoperano al'oio,fono differenti

da quegli che feruono per al argento Et fi conduco-

no in quefia maniera Con vna fottilifîima Palettina

di argento fi pigliano fèparatamente gli fmalti & con

pulita pulitezza iGdiftendono a'iuoghiloro^&vifiî
ne mette, &rimette fopra fecondo che ragnano,tutta

^uella quantita,che fàâimeftiero. Fatto quefto fi pre

para vna plgnatta di terra, fatta à poRa che per tutto,

fiapiena di buchi, & abbia vnabocca dinanzi; Et vi fî

mette dentro la Mufol a ,-cioê vn'coperchietto di Ter

rabucato,cne non lafcicadereicarboni abaiTo;&4a

la Mufola in fu fi empie di carbom di certo & fi accen

de ordinariamente Nel voto che e veftato fotto il pre
detto coperchio, in fu vna ibttilifiima piaftra di ferro

fi mette la cofa fmaltata,a fentire il caldo a poco a poco

&. vifitienctanto, chefondendofi gli fmalti, feorrina

per tutto quafi corne acqua Ilche fatto fi lafcia rafred

«are; & poi con vna frafsinella ch'é vna pietra da dare

filo ai ferri,co rena da bicchieri fi sfrega,& con acqua

chiara, finche fi truoui il fuo piano.Et quandoè^finî-
lodileuare il tutto fi rimette nel'fuoco medefimo3che



D l*ï t A (1

il luftro nello fcorrere l'altra votta gK da pêr ttitto. Faf

lène d'un'altra forte à mano che fi pulifce con geflb di

Tripoli, & con vn'pezzo
di cuoio; del quale non acca

de fare menztone ma di quefto, Iho fatto, perche eC-

fendo opra di pittura) corne le
altre, m'è'paruto

à
prd

pofico.

Délia T<tofi& cioè Ltuoro a la Varna/china

Capitalo. XXX111I.

HAnno

ancora i moderni ad imitazione degli an-'

tichi
rinuenuto vna fpezie di commettere ne"

metalli mtagliati, d'argenta, o d'oro, faccendo in efsi

lauori piani,o di mezo,o di baflb rilicuo Et in cio gra

démente gli hanno auanzaci. Etcofi abbiamo veduto

nello acciaio l'opère in tagliace a la Taufia, altrimenct

detta a là Damafchina, per lauorarfi di cio in Dama-

fco, & per tutto il Leuante eccellentemence. La onde

Veggiàmo oggi di molti bronzi, & ottom & rami

commefsi di argento, & oro, con arabefthi, venuti di

tali paeft Etnegti antichi abbiamo vt-duto anelli d'ac

ciaio con meze figure (uui & fogliami Et di quefta
lpezie

dilauoro fene fono fatte àdinoftri armadure

da combattere lauorate tutte d' arabefchi d'oro com-

mefsi ,& fimilmente ftaffe, arcioni dt felle, & mazze

ferrate; Et ora molto fi coftumano i fornimenti' del-

le fpade de pugnali de' coltelli & d'ogni ferro che fi

voglia riccamente ornare&guernite } &fifa cofi.
Cauafi il ferro in fotto fqnadra, &per forza di mar-

tello fi commettejl'oro in quello,fattoui prima fbt-
to vna tagliaturaà guifa di lima fottile, fi che l'oro vie

ne a entrare ne'caui di quella, & a fermaruifi Poi con

ferri fi dintoma, o con garbi di fbglie o con girare di

quel'che fi vuolei& tutte le cofe co'fili doro paflati per
filieia fi girano per il ferro,& col tnartello s'amaccano,

l 1-
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&fermànonermodo di fopra. Adue'rtifcafi nientedi-

meno, che i fili fiano
piu grotsi; & i

proffilt piu fottili,

a ciô fi fermino meglio in quegh In quefta profefsio-

ne infinui mgegni hanno fatto cofe lodeuoli & tenu-

te tmrauighofe.& pero non ho voluto mancare di far

ne ricordo .dependetîdo da'l commetterfi, & eflendo

feultura, & pittura, cio è cofache deriua da'l
difegno.

"De leStampe di legno-, &*de'lmodo difayîe, &> del primo

Xmuntor loro &*come con
trefîitmpejî fanno le carte che

pmno difigntue; Q* moftrtinolUimeyilmesgo, e f ombre

Capitolo, XX Xr.

IL

primo inuentore delle
ftampe

di
legno,di

tre pez-

zi, per
moftiare oltra il

difegno, l'ombre i mezi, & i

lumi ancora, fu Vgo da Carpi, il quale
ad imitazione

delle ftampe
di Ratne,ritrouo il modo di quelle; Inta-

gliandole
in legname di pero, o Ji bofïblo, che in que

fto fono eccellenti fopra tutti gli altri legnami Fecelc

dunque di tre
pezzi,ponendo nella prima tutte le cofe

protfilate
& tratteggiate;

Nella féconda, tutto
quello

che ê tmto a canto àl
proffilo

coolo acquerello per om

bra; Et nella terza i lumi & il
campo, lafciando il biah-

co délia carta in vece di lume & tingendo il refto per

campo.Quefta,
doue e il lume & il

campo
fi fa in que-

flo modo.Pigliafi
vna carta

ftampata, con la prima do

ue Ibno tutte le profHlature,& itratti,& cofi fiefea fre

fca fiponetnfu l'afle del pero
&

agrauandola foprjj

con altri fogli,
che non uano urmdi Cifirofina, in ma

niera che qaella ch'e frefca l'afcia tu l'afle la tinta di

tutti i proffili
delle

figure
E allora il

pittore piglia la

tiacca à
gomma

& diin fii'l
pero

i lumi; I
quaïi dati

lo intaghatore gli incaua tutti co' ferri fecondo,che fo

no
(ègnati.

Et
queila

ê la flampa cheprimieramentefi

t adopera; perche cllafâi lumi & il campo, quando clla

Ô ûi
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c irhbrattatà di colore ad olio: & permesto della tinta,,

lafcia pertutto
il colore, faluo che doue ella è incaua-

ta, che iui refta la carta bianca. La féconda poi ë quel

la delle ombre,che ê tutta piana,& tutta tinta di acque

rello, eccetto che doue le ombre non hanno ad eflere,

che quiui ë incauato il legno. & la Terza, che è la pri

ma a formarfi, é quella doue il proffilato del tuttojè in
cauato per tutto, faluo che doue c'nonM proffili toc

clu dal nero della penna. Quelle fi ftampano al torcu-

lo, & vi fi rimettono fotto tre volte cio ê vna volta

per ciafcuna ftampa, fi che elle abbino il medefinjo ri-

feontro Et certamente che cio fu Licllifsima muen-

zione. Tutte quelle profefsioni & arti ingegnofe fî

vede che deriuano dal'difegno: il quale è, capo necef-

fario di tutte & non l'auendo non fi ha nulla. Perche

fe bene turti i fegreti, & i modi fono buoni: quello e*

ottimo perlo quale ogni cofa perduta fi ritroua, &

&ognidifficir<:oJà, per eflbdiuenta facile, come po-

trete vedere nel'leggere le"vite degTartefici; i quali dal

la natura, & dallo iludio aiutati,hanno' fatto cofe fo-

pra vmane per
il mezo folo del difegno.Et cofi faccen

do qui fine
alla introduzzione delle tre arti,troppo

piu lungamente
forfe trattate,chenelprincipio noa

mi penfai Me ne pafïb a feriuere le vite.

Il fine della introduzzione
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O non dubito ptmto che non/Ta quafîdi

tuttigli fcritton commune ,& çarttfimtt

opinionc che lajittltura tafiemc con laptt

tttrdfttfjèro naturalmente da i populi dclla

Egitto pri.mi.eramente troaateiB ch'aku-

rialtnnon(lano} che attréui/ibino a C&U

in le prime hoxge de marmï; & iprhm ritieui dellcjltttuej co

me danno anco a Greci la tnuen%ione delpenaelîo & del cola

rire. Ma io dira bene, che fe/pre dell'untt,& dtlfcdtrtt arte

&*ildifejrnocheèilfond{imento di quelle }tm%iCi flefpi
am-

ma che concepe gp ttatrijce m /êmedefimt tutti i parti degfc

inteUettijfuflepetfettifiimo infitfortgine ditmtct altre cofe,

Qjundo l'ait ijSimvDiofatfQ ïlgçanc ofo del mondo, &>orna •

to il cielo dcfûoi chiartffinu lunu difiefe con tintelletto piugi»

neUalimpidezgg deuaere,& nellafdiditi délia terra;& for

mtndo thuomo Jioperfê çonUuâg&inuenxmne délie cofe^ln

pritnttforma dellafcoltwii&> délia ptttwa dal quale
huomo

a mano a manopoi che non/ide dire il contrario) come da ue

ro ejêmplarefar cauate teflatue, & Iefcolture,&> la difjtcul-
ta dcll'attitudmic de t contornii &>perle prime pitture (c^ual
cheelle fîfujjèro) la morbide^* Itmiow & la àifcoràan-

te concordia cftefanno i lumiconCombre.CoftdHnque il primo
modello onde ufa la prima imagine dell'hucmo fu una majjx

diten-asgpnonjen%acagionc.percioche ildiaino >Archi-

tetto del tempo& delta natwa,iome perfettijîrmo uolfe moflra,

re nella tmperfezgione della materia, la nia del leuare,& del

t«ggHgntre-tnelmedefim modo chefighonofare i buonijifd
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t ovî, &*pittort i quali nelor
modttli

agghngenâà &Ieuari'

do; riduconoleimpejfette bosgc a
quel fine & petfixgMlrie

che'uogliono. Diedtgli.coloreuiuaafôrno
dt carne 3douc se trot

to nelle pitturepoi
da le Minière dellaterra

gli ijlefli cofort

percotraffare tutteletoji che
accaggiono ncllt

Pittwe.Bene t

uero, che e'nonfi pub ttffermxfe fer cwfo, cjue/loche ad mtttir

%l<>ne di eofihtlla opéra Jîfacefiinoglt huomini auanti alDl-

Itiuw m
quefle arti; sAmegnA cheueriftmilmentepaia da cre

dere, che ejS
ancora &Jcolj>iffèro &\dipi*nejjerdffogm

ma

niera-, Poi che
Belofîghuolo delSuperbo Nebrot mcA-cc.anni

dofjola tnondœzjpnegeneralejvcefare l<tjïatuct,donde nacque

poi
la idofatria & Ufamofijiima nuarajua Semiramls

Régi

na di Babillonia nella
edijiafzione d%qtieUacinàpofi trttgti

omamentidiquttia, nonjô/amentema-iate &> diuer/ê /pt%je

di animait ritratti &coloriti di natnrale; Ma e la
imagine

difèjiejja &• diNinojûo marito;&' lejlawe anchora iibron

Kg ddjùocero & dctldjîiocera
&

della antijùoceraftta corne

racconta'DmdorOfChtamattdôifft'o'nomtdeGveci che ancora

non erano, GiouetGîunone &bpe.Da
le

qualifîatue apprtfi

roperauuettturai Caldet, afare leimagmi
de'loro Dii;j!oi

the 150 anni dopo }Jtachèlnel fuggtrc
di

Mejhpotamia ni

peme
con lacubjio marin ;furhgh

idoli di Labanfuo paSre',

corne apertamente raccontatlCeneJt NefuronopirofcUi

Caldei a fare /culture &pittwe,nta lefecero Ènfôr'agti Egi^

%n c/cratando/i in <juefte
ont con tttnto

£ludto7q'tianto moflrtt

il Sepolcro mar/iuigliofô dello *4ntichff?imo
Re Sa/ntindio; lar~

gamente deftritto
da Diodoro {£> quanto arçn'i/ce tiftucro co

mandamentofatto da Mofe neHo
ujcire

de lu
Egkto cioe cbe

jottopena
della morte, non ftfdcefftro

a Vio
imagim

alcunt

Coftui nellojcendire dtfnl monte, Auenâo trouât 0 fabricatoit

uitello dello oro, &• adoratojôlenntmente dalieJttegentijTv*

hMofi ^rAkcrmmt dtmdtre ccncijlndmnionon allaimt-

$irre
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gmectunaBefiia; nonjhlamenteloruppe &redttfjè inpol-

utre; Maperpunis^on'e di (otanio errorejete uccidere da Le

uni, moire mighaia deghfielcratifglmoli dilfiael, che hauc-

uanocommeJJàipielIaldoUtria. Ma perche non illauware

leflatue j
ma toadorarleerapeccatofceleratifômo J fi legge

nella s E/odo
ihe fane del

dijtgno
et délit fiante non folamente

dimarmomadi lutte lefirtedi métallo ,fu donat a perbocca

diTOioaBeftleel,del!a tribu é luda &< adotiab deUa tribu di

Dan7 chefurano que chefecero /due cherulnnt d?oro,&il catt

deUiere èluelo, &• le fimbrie delleuefîefâcerdotalti &• tan-

te tthrt
bellifî/mc cofh dïgetto ne/ Tttbernacolo non per a/tro

che per indttrut legentia lontemplarle & adorarle Da le ço~

je dun/fuc
wdute man^alDi/iMio, lafuperbia degh huomini

trouh il modo dtfare leflatue di coloro che al mondo uolfero

che reflajjèroperfamit tnmortali j Et t Gréa che diuerfàmen-

te
ragiona.no

di
<jtu il a origine, dteono, chcegh Etwpi trouaro-

no le
prime flatuefecondo Diodoro,etgh Egi^iile pvefono da

loro etda
qttefti

i
Grecipoi

che injîno a
tempt

di Omeroji uede

r/Jèreflatoperfettalafcultura et lapittura,ccmefaftdelojcu-

do S^icchille da quel dimno Poeta i o lutta farte piu toûofiul

pito &dipinto che/critto. Letttan%m Ftrmianofttttolfggtando

le cocede à
Promet eo thjua/e ajîmilitudme de/grande Dwfor

mo
fmmagine

humant A loto; et da lui farte dtlle ftatue
affer

r

ma ejjere ttenutaMafccodo chejîriue Plimo^m fin
arte tien-

ne m
Egitto

da
Gtge Lidio;ll quale ejjtndo alfuoio^et fembr*

dife mcdtftno riguardando,/ubitocon un tat bone in mano,

tùtttornofe Jlefjo nelmuro-&< da quitta eta per untimpofc

file Linet fi coflumômtttere m
operafen%a cerpt èitalme,fi

tome afferma il medejîmo PlmkJLaqH(dcnfa da Filoc/e Egfa^

32»conpiufanea ^fvmûmtnte da Cleante &~4rdice Corm

ihwfir da
Ttltphane Sicioniofo rhromta. Cleophante Corin

thiofttil primo ftppre/jê
de Greci djtiehri.Et ^Jfolodor» U
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primo
cbe ritrouajfe itpennello .seguiPolignoto, Tttfîô,Zeufi

& Timaçora Cakidefe, Pithio eJy ^iglaupho
tutti cebratifâ

mi, &* dopo quefli ilfamofifiirno ^4pelle d.t ^lejftndro Ma-

jrmotantoperquella uirtu flim.tto &"honorato tngegno/îffi-,

m}
inuejiigatwe

della Calimtnu &• del Fauore,come ci dimch

Jlra Luttant»; & corne femwc fur qudfi tuttt epittori 6^4'

Jctiltorieccellentt
dotati

dalcieloilpiu delle noire 3nonfilo del

tomamcMO délia Poe/ta come
fi

di Pacuuio ma della

philofôjU ancora corne ft uide in Metrodoro pento tstnto in Fi

lo/ôfia qimntoin pittura, mandato dagïi .Ateniefî a Paulo

Emilioperornar iltrionfo chêne nntttfettleggierefUofi^aA a

Jûoi fiçliuoli Furonoadttnquegr
andemente m Grecra ejeni-

tate lejculture nelle
qudifitromtyono molti artefici eccellentt

tttraglialtn
Fidia ^4teniefiPra/ttele &• Polictetograndtfîi

mi maejhti co/tLiJîppo & Phrgotde
in

intaglio
di cauo uulfe

ro dfptr,&' Ptfnntileone in^Auorio di nlieno di
cuififauoleg-

gia iheapreghijùoi itnpetrofotto & fpirito alla figura
della

uergine ch'eifece. Lapitturafiniitmentehonordrono, & con

premii^li
antichi Greci &> Romani grandi a coloro che Idfe'

cero
maramgliojà appanre lo dimojlrarono (oldonare loro Cit

ta & dignitàgrandifôme. Fioritalmente
tjueJFarte

m Roma

che Fabio diedenomealjùocajatofottofcrmendojî
nelle cofe

4a Itù/îttagamente dipinte neltempto délia Sainte & chôma

dofi Fabio Pittarc. Fu proibitoper decreto publico cbe leperfà-

aejèrue tal arte
non fitcejjero perle citta gptanto honore fecie

ro legente del continua Marte <&agli artefià che C opère rare

nelle
ïfoglie

de
trion fi

come cofe nuracolofi a Roma fi manda

UOfto&gli vdrtefici egregi eronofatti difcrut liberi &rico*

nojctuti con
honoratiprcmij

dalle Republkhe Gh flcfii Ro-

mani tant a reuerentia a tale aniportavono
che oltre.il njpetto

che
nelguaflare

la citta di
siragufà

uelle Marcello che s'aucf

fi a uno
fic di

quejle neluolerepigliare
la

citta prt
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p a

detta htHiroriguardodi
non

mettere ilfuoco a queUa farte

doue era una hdhffima tttuola dfinta lit qualefu dipoi portât*

a Roma nelTrionfo con nwkapcwpa. Doue in fpatio di ttm-

po hauendo quafifpogùato itmondojridttjfcrogliarteficijicfii

Cr-le tgregie opère
loro.dclle

quAliRomapoifïfecefibella
che

in utro le diederogrande ornamcnto lejîatue pfliegrine pitt

che le domeflkhe &partkuLn chefi fit che in Rhodi citta £l

fola non
molto grandt furonopm

di trenta milaftatue onorit-

tefra di bron%o & di marmo ne manco ne heGbc ro
glr

..gte

fiie/îma molto piu que di olimpia &diDelfo C~/fK~ft altun'

numero que di corinto gpfworm tut lebelltfôme (Jt* digran-

dtfômoprczgo Nonfifh egliche
Nkomede Re di Ltaa

per

firtgordigia diuna Venere che era dimttno di Prajittle m ion

Jumo qutifttutte
le ricche%ge de

Popoli ? nonfeceilmedejîmo

~dttalo*the per hduere la tauola dt Bacco dipmta da ^4nili-

de non fi euro difpendcrui dentropmdifeirnddfeJlcrttj.Ltt

(juaUmoLi
daJLucw Miimmiofttpùftaperornarne pwRor

ria neltimpio di Cerere
confn-andifômapctnpd Ma con ttato

che la nobiltà dl
quefia ttrtejuffe cojîinpregio; enon/isàpnb 0

ancoraper ctrto, t hi le dejje il primo prinapw. Perche cane

gtafi
è

difipra ragionato ellafmcde dntichifôma ne'Caldei j

cent la danno alii Euoph&t i Greci àfemcdefimi tstttribuijio

no C~t<0~'< W?/fM~<ra~ione penfare che ella fra forfe piu

antica apprejjà, à Tofiavi Corne teflifiat
el nojlro Lion Bâti

$ta ^Alberto i& ne rende ajjài buona chiaren^a la mitraui-

gliojâjipoltwa diPorfina à Chiuf, doue nonje molto tempoa

ebe/iètreuatojetto terra fraie mura del I^btrimo alcune

tegole'di terra cotta dentromfgwrc di mevgo rilietto ,«-:

to ecccllenti & difibella mantira; che Jaatmentefîpuo cono

Çcere,
l'arte non

effer
camincittta

àpunto zn queltempo; atyQ

per
la perfcsgione di

que' lauori tffer molto piu ttkinaalcoï-

tnOj che
alprincipi'o. Come

ancora ne puo far medefimametitt.
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ftde j iïueder tutto
ilgiorno

molti
pexgi

di
que tufî roj?i &*

neri ^irettnifatti corne fîgiudtca per lamttn'tera ,intorno£ 1

yue tempi, con
leggiadrtfîtmitntagli & figurine <£• iflorie

dt Baffô nlieuo; &> molte mafchertne tonde fottilmente lauora

te, daMaeflridtqueUa eta, come per leffetto/îmoflra prati-

chij&mi & Uiilentij?tmtin tale une. Vedefianchoraper le fis

tue trouxte à Vkerbo, nelprmcipio delpontificato d'^ileffàtt-

dro VI. Ufctdtttraefjireflattiinprepo &> non picciola ptr-

fn&tone in To/cana; Et come che enonfifippia apunto il tem

po che ellefaronfatte pure e> dalla minier a délie figure &>

dal modo délie fèpitlture &>delleftéricbe, non mena che dalle

infcri^ioru di
tjuelle lettere Tofcane,fi puotterifintdmente

ttonietturare che lefino antkhifîime Etfatte ne
tempi, che

le

cofe di qmerano in buono
^grande fiaro;Mit perche le anti

(hita, delle cofe noftre, come de Greci & delli Ettopi ,& de

Caldci ,fâtw purimente dubbie gpperilpm bifignafondmre

ilgiudiT^p
dittilt

cofe in fît le conietture; che ancor nonfteno

talmente deboli che sntuttofî flofîmo dalfêgno nonperbfono

certe ctrte-,10 credo non nù effirpuntoparttto ddluero,et \>en

fo ebe ogrituno
che

quefla parte uorrà difaretamente confident

rejgiudicherà
come to quando difbpra io éfô, llprinàpio du/ue

Jîe arti ejprefiata la iflejfk natura; & finnan^i o ntodello

la, bcllifîtmafdhrtca ddmondo & tlmaeflro, yutldiuim
fo-

mejnfiijo per gratta fînjrulare
in noi tl

qude non folo ci ha fat

tifitperiori alii altri animait; maftmHi (je è lecito dire) à Dio.

Et/ë ne tempi noftri ejîèueduto(come io credo per moltt efim

plifoco man^ipeter moflrare) che ifemplicifana<Mii& tosj,

Xgmente aliénait ne'èofchi} in Julio Efêmpiofolo dt
quefle

Bel-

le future ç&fculturc délia natura; con lautuacità deUoro
inge

gm, diiper/êfiej?!
hannocommàato a

difignareiqtuntop'tuJM

puo
debbe

uerifimilmente ptnfare ,tpte 'primi huomini,

equdi qHxniomunto erAnoiomaru ddfwtprinàpio &
divin*
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gênertagtnrttmto eronopmperfetti&
di

mîgliore îngegno ji

ej?i daper loro a h.wendo pcr guida
la

natura; per maefiro lin-

tellettopurgcttifiimo; per efempiojîuetgo
modello delmondo,

hauer dato
origine

à
quefte nobtlifôme arti; et da ptcaol princi

pio àpoco dpoco migliorandolejcondottolefinalmente àperfe^

Sparte f Non
Hoçliogia negxrejchc enon/ïttjfato unprimo cbe

conunatijjèi ihe 10so molto bene che
è bifhgm

che t/mlche uol

ta&da ijualchunouenifiiilprincipiojne
anche neghero efftr

fltitopofîtbtle, che luno diutafit faltro &>inJogn<tJ3i,&> apriJOi

lauiit dldifegno, al colore ,&* alrilieuo perche to soche lar

te noftra è tutta imtta^icne deS<t natura, pnncipalmente &»

toi,percht dafe nonpuo/àltr tanto alto delle co/ë^che da
queUi

che migliOYmteflri eti/egiudica fono condotte. Mit dico bene

cheiluolere deterrmnarttmente ajfermare
chi lofîut o r.ofloro

fujfero
è cofa molto

pericoîofk àgmdic<*re,&forjêpoco neceffk

rM<Jttpere,poicbe iteggittmola
uera radtce & origine donde

ella nafce. Perche pot che délie opere, che/àno la uita &> la fa

ma delli
artefici, le prime <p> di m.wo in Mttno le féconde &

le ter%e;per il tempo cbe con/ûma ogni cofit
uenner manco-,&*

non ejjendo alTora chifcriuejje, nonpotettono ejjere almtnco

perjuellauiaconofcmte dttpqfleris Vennero ancora à effire

incognitigh itrtejki di quelle; Ma da cheglijcrittori comincio

rono a far memoria dclleco/êflate instn%i loro, nonpotettonona

gia parlare
di <juelliydequdi

non aueuitno potuto auer notifiai

tmmodo che primi appo
loro

uengono
à

effercjuelit,de <ju<tlier<t

Jiatit
ultimtt Àperderjila memona Si corne tl primo depoeti

perconfenfôcomunefidiceejprHomero non perche inan%i

à lui non nefufii cju.tlcuno
che ne furono jibene non tanto

ecccllenrt & nelle cofeftte tflefjèfi ne de chiaro, }ma perche di

que primi tal quali efêi furono, era per/agia
dwnila anmfti

ogni iogrus^one Perolafcùndoijuejîa parte indietros troppo

perfanticbit*JÏH(i»certd,uegnamo alleiofi fmihiaredella
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loro perfe%$ioné,& Rott'ma & Re/latira^iortc, & ptr dir

mcglio Rifiajcità delle
quali con

molti
mrglwrfondiirnenti po

treno ragionare
Dko adunque cbe egliè ben uero che elle co

minàwno in Roma tardi,fi le prime figure furonoptrh tome

fi dice il/lnmldcro di Cerercfatto di met allô, debeni dt
Spuno

Cdfëo: il quelle perche tnaahwttun dtfarfi Re ,fttmmo dal

p roprto Padre,Jên%ft rejpetto akttna E continouarono tarti

deÙttfiultura & délia pitturajîno
a la confin>ct%wne de' XII

Cejari
Ma lafortuna quando

ella hà condotto altri a/femmo

della Ruota; opeviJcher-zo,operpcnttmeMo il piu delle volte

lottorna
infondo,Perikhe/bUeuiUiJiindwtrJtltiozhtdelMo

do quafî tutte
le na^oni barbare \,contraiRomitni:ne fegwfrA

ne molto ti mpo nojôlamente lo ahbajjamento dt cofîtnirabile

impeno;Ma
la romna ddtutto,et mafitmamëie diRcmaJief-

fà,coU quale roumarono
parimëiegli eccellentifîimi^irtefidy

Stultori Pitton& *Archhettv> lafdando tara & loro mtdefi

mi,Jôtterrate &fommcrfe3frd le
ntijcrethliflragi & rouine

di
qticllafdmofijlima Citta.Mapnma andarono in

mala parte

lapittura, &> Uftoltura ccme
artichepiupev diletto, che per

ttltroferttiuanoibenche
taltra cm è îarcbtttttura ceme

nece/Jaa

ri <t, & utile aïïttfalute delcorpo dt contimto,ma non
troppo be

ne fi cjfercitajjè • Et Je nonfuffefldto} che le/culture & le

pitture rapprejentauano mun^iagli oethidtehinafeetta ému

no m mano, coloro, ch'erano onoratiper darfi loro perpétua, ni

ta} fi nefarebbe tosto ïpento
la memoria dell'ime, e dellttltre

La doue la. confimaronoper
le

imagine &per le infcri%gumi

pofle nelfanhitettureprittate3 nelle
publithe

cm
èmgh anfite

mi, ne' team, mUeTerme, neglt aqmdotti }ne 'Tcmpijne-

gliobeltfci, ne'collo/fî, nelle
piramidi, negfi ^irchi, nelle con-

ferue, e negli Erarij\efinal»iente nelle /ëptslrurcmedeftnei

délie ejttalifurono dtjïrutteuna cran parte dagtnte btubara

&< effèrataj
chealtro non haueitano dfbuomojcbe l'tffgwtl
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nome, Queftifiaglialtrifurono
i

Vtftgothi i qiiitlt hauendo

creato *Alxrko loro Re ajfxhrono Clxithn, e Rotrn, e lafecche

giorno
due uoltejènxg rifpetto

di cofa alcuria Il medefimu fe-

a'ero i Vitnddi uenitti ct^ffrictt
con Genferico !oroRe;il tjtt*

le non contento la roba, eprede
e crudelci che ttifece ne

meno mfirwtù leperfône con lorovr&ndtfZimA mi/ëria, e con

efjè Eudojïiit mo^lejiata
di Valennni&no Imperatore (lato

annexjtyto poco tuxmi da ifiwfbldtiti medefîim Itjttdi dcgee

nertUiingMndiJsimt parte dalualore antico Romano, per ef-

firneandittigran tempo mnan^tuttit miglioriin Bi/in^jo

con Gojîantino Jmperutore, non aueuano piu cqflumi ne mo-

dibuont neluium -4n"zi <tnendo perdutt in un tempo rneàe-

firmiumhuomini,e ogni forte diuirtm emutMoleggi^ito,

nomi, e lingue;
tutte

<jttefle cofe infîeme,e cia/cwa perfè aue

uano ogntiello anima, alto
iugegnofktto bruttifiimo e e baf-

jiftimo
Suent are Ma

quello, cbefipra tutte le cofe dette fu di

perditœ
e dttnno mfiniumente à le predetteprofej$ioni,fù ilfer.

uente %elo della nuoua Religione Crifliitna la cjuttle dopolun.

go efkngmnofô combattimento,4uendojinalmente
con la co-

piœde'mmtcolie
con la fîncmtà delle

opera^ioni abbœttuttt, e

etnnullata la uecthittfide de Gentilii mentre che
ardentiflimtt

mente attende»* con
ogni àligen%itt à ieuttr

wa, &
a

ÙiYpa-

re an tutto ogniminima occaftone dondepoteuci na/rere erro-

re non
gunflofilamente, bgettbper terra tutte leflatue m dr

rduigliofe & lefialtpfre,pitture,Muftici, e ornamenti defull*rau~liofe ~·le fcolture,pitrure,Muf tci,
e oYnamenti defalla

àDijdeGentih;
Ma lememorie ttnchora, &gl'ho»ori dinji

niteperfône egregie-^ille quali pergl'eccellentt merth loro dà

la mrtuo/îfimit ttnticbità eronojiate po/ie inpuhlko lejlatue,

t taltre memorie In oltreper edificdrele Chiefi à la ufttn%&

CriSliana, nonfblitmenteéûraJJèipiuonoratiTcmp^ degli

ldoli;mnperfar dmentarepiu nobrfe,&per ddornare San

Piero j]>ogl<o di Colonne dipietrataMolc £~ddriano3oggj
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ietto Cafletto S. vJgnolo ,fî
corne L^lntomana di Colonne,

e di piètre & di incrofîature, per quelîa di S. Paufo^le Ter-

me Deoc/i^iane e di T"ito per fare
S. Maria

magriore con

efîrema vouintt, e dÔnodt quelle dminifîimefabrichejtjnab «g

giamo q*jrt çuafte,e deiirutte.^uuenga che la Religione Cri

ibianci nonfacef?/ quefto per odia, cbe eSa aue/jfè con le uiriù 7

mi fah per contumelia, &> tébattimento degtt Dy,de'Genti-

lii nonfùperb che d*
queflo ardentijlimoZelo nonfi^mjft

tan

ta rouirti à
tjUflieornateprofejïioni, (he/ine perde/ fe

m tutto

taform*. E/e mente m.tncaua a quesrto~raae <f«M<0~ I ira

di TotiU contra à Roma, che vitre à sfajcwla
di mura, e roui-

nar colfetro e col fuoco tutti tpiu mirabtli & degni edificy

diquclliuniiKrfittmenteleibmab tutta; e Fjfmjrliatola
ditwt'ti i

uiuenticorptjd Lfab in predx Sefmmme dclfuocojcitztf c^e

X yiii. gtwni continuai (î ntrofMJfè
m

qitclla
tuuente a/runo }

abbattej edefl,ujje
talmente leftattte, le Pttture i Mufiici,

e plifiucbimaritniglio/ïî che fine perde
non êca la maieflàji

la, mi laformt, ete/firefteffà
Per il che ejjèndo lefictn%&

terrene prime diftuahtdtpitture, edifldtutf lauorate, con
le

rouine difoprx ajfo^orno tutto-ilbmno,. che
kgiorru nqfln ser

ritrouata. E
cotorotchejuccefjèr pot ,g'ntdtt<tndo

il tutto roui'

na, ui jriantaronojôpra
le

mgne
Vi maniera ihe

per ejfire
le

j}#çe rimaflefitt» la terra le hanno t moderni nominale Grot

te; e Grottefcke le Pùtttve che
uijiue^gono alpre/ënte Fini-

rigli Oftrogom,
che da Nayfe ~0-0~0 f~cnti abitandofi per le

romne dt Roma in
qualche maniera pur malamente, uenne do-

pa
centoanni Coftantcfitondo Imperatore diCodantinopo-

li, e riceuuto ttmoreuolmeme da i
Romaniguafli>,Jpogli6j @*

portojïi
nia tutto cm, che nella mifera Citta dt Roma era rima-

jô^ptuperjorte, che per
liber t uolontà diccloro che l'aueuono

rouinata. Beneèuero,chee'nonpetttegoder/îdi^ueftapre

dagertfodàU ttmptftttdtlMart trajpertato neUaSicûia,

illlir[r
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gitiùamente oeei/ô da ifûai ,Lacao lefpoglic, il règne, e/a ta

ta tutroinpreda délia Forruna. tarait non
comcntaamo-

ra dedanni di Boma,penhcle cojê tolte nonpotcfîino romarin
gia mai,ui conètflè una ^frmata é Sarkini à dama datfjjo

la; 1
quali,

e le robe de Swiliani,e le
ûeffe fpeglie

di Xomafene

poviorono in ^ilcffatdritti çongrandifiima utrgogna,edan-

no della Itaha, e del Criflianefinno.
E cofi lutta

<juel/o cbe non

aueHOYWguaflei Pontejici, efttnCrtgorio tnafitmamemejtl

tjuafe/i dtee
che mefje m ban do tutte lirefltnte ditteflatue, e

idellejfroglie deg/i Edijjt y per le muni di queflo Sctlertttifî'mtQ

Gncofinalmvnte capito mde. Dimaniera che non tromndofi

pin
ne

uejîigia,
ne indi%io dr cmfa<t~MM<t~f <«K7~fdelbuono;

pChuGmintjthe uennono àprejjo

ritreuandojîro^jje materia

lite pdYtkulwmente nelle Pâture, enelle Scotture incitati

dalla Natttra & affotti^lmti datt'atua fi diederoàjare non

fecondo le
regole deïï~4mpredette,

the non le
amuanoimàfi

condo la tjuatità degli ingegni
loro. E

cojî naajturo da le lor

mani
(jvetfantoca

e
ym llegojftzggi,

che nelle ce/é utechte an

iortMggiappari/cono. llmedefime auuenne de la ~rfrcbitèt

tara; Perche bifôgnando purfabrkare &• effèndo fmarrita,

in tutto la forma, e il modobmonopevgt '^irtêpci mont, epw

Topere dtflri/xtefguaflei Coloro,cbe fi diedern à tale e~rcixin

von
eéftiaiumo (.ofacheperordine

jOpermijwrd. avejjegro

Sfia ,ne dife^no^ ne ragionaluma
Onde

nt uennero a rtjov

gère nuoui archnerti tche delle lero barbare na-xiom fecero il

modo di
quella

maniera di
édifia ch'oggi da noifon chmmati

Tedtflht, i qudltfaceuauo alcune tofe put toflo a noi modérai

tidtcole, Chea loro hdeuoli jinche
la

mtgltorformà trouaron»

foiimigltori artefici ,come/îuegganodt quel/a maniera pari,

tma Italia le piu uecchie Chtefe,& non amiche,cke da efêifù
nno

edificate, Si corn in Pift la planta delDuomo da Bufchet

le Gmodu DnltihiQsn.bitettOjtd&çdta ntlMJCVL onore

<L
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del quaîefuronofattipercommemora^tpne deltroppo ejjèr un

lente in quella (ta ro^j^ueiHuerJl oggi induomo diPifi

aUafttaJëpoltura*

Qjjpâ uix mille hmmpojjèntiuga iun£la mouere

Et qtiodaixpotutf fer mare ferre ratit

Bujchennifttrfuodwdtmiriibdewjû,
Tient ptteÏÏdrmi turba leuauit wus.

F» ilDuomodtMilanofano neïïa medefimamaniera; édifie*
to bnm 1388.et quello diSien^&'mfinuudijîci alU Tede/c*

Squelht medefîm(tfinei&*moltipd<v%%i,<ô> uarie .fibr;che.

çheper ttutJtalU, &*fwwdicjfitfiueggom; corne ftn Mxr-

coiiVinegia1UCerto/ÂiiPatua,ëJknto£PadouaiptnPe-
tronio di Bohgnajkn

Mttrtino diLncca,rlduomo di<Arexgot

la PieHeJlVefcomdofitttojimre
da Papa Gre X. Pince»

tino dellafamiglia de Vifcontl, &•coJîUTempio -difintti M*

ria del Fiore in Fioremg,fdbbncitto da ^irnolfoTeâefco or*

chitettore.Stetteropoiobralentineêllomaperlegiierre/ôt
termiimodi délie jatlture^ de le pâture

da le ruine deToti

faf.no agl'anm di cbriflo MCCL- nel quai tempoera rimufl*

in Grecia an refiduo d'^irtefici, vbeuecchi erano. i qualt/ace

uamhMginiditerra&dipietrai&dipigneitatmaltrefçu
te moflmofe&colprimo lineamento &> calcampo dt colore

Et tpugliper efferfoli mtalcprofefiione 3 tarte dellapittur*

m Itdliapwtttromin/îeme colmujâtco & con lajcultura, &*

q»eJla corne fapeuano,<t<r?hw>mmiltatiani mjêjrnarenoro%g@
mente .Onde gCbuom'midi que tempi, non effèndo trotta ue

der a&ra bontà, nemaggiorperfexggme neÛecq/ê di quelle

xh'epi uedemtriOffôlamtntefi mttrauigfiauano Equelle, an»

xorttiche barancefchefoffèro, nô dimenoper lemigliori apprem

deuano, Pïtrghfyirti
dt colora, chenajeeuano, mtatHnqud-

che luogoddOaJôttihtà deltartaft purgarono tanto chenet

MCCL.il cido aj>ietà moffà/îde'i bdhjngegnicbd terrai



CELLE VITE:

ï

To/cttnefircduceua ognigiernogliriiuffi a laforma primerai

'Et je l en glt marnçi
À Iota atteuano uedutctrtfidudt anhi^o di

colef?i} o dijftatue» of/tfi,
a colonne portât ex nelfeià chefwona

dofio i/âccbt, <&le rutne c<7'~
lr incendid, Roma; e' nonfcp_

fonomat ualtrfme ^o
ctsuarne

profita alcuno,fino altttnpo

dettodtfipïa.N(l yvalt ucnuttju cerne w dketta ingfgm
pin

hcglijimcfcendo ajjai bene tituonodalcattmo abbdndonan-

do le maniere uecihiexritornitr<mo admit are ieantkhe, con

tutttt la indtiflria & ingegno lora Maperche pin ageuolmen

tefi'mtenda. quitta the mihianu uecibio &> antico, ^entiche

furono le cefi man%i Coflamino, é Corimbo,d 'ufthtne t edi

Romane d ^iltrtfttmoft^me atta^fitttefino àjotto Ntrane 4

i Vtjpa/iam ',7 'raiane^ 'driano &• uintonmapercio che lai

trejî cbtamano Vecchtetche dajtn Sttlwftro m
ijuàfuvonopo

fie in
opera

da un c trto refiduo de Gretij quel f m topo tigne

re, the
diptgnereftpeuano Perche effendo in

quelle guerre

tMorngfietcellentt prtmiarteficijal rimanente di <juc Créa

ttecchti <2f non antkhi altro nouera rmtafi,che le prime linee

in mcampo di colore; corne di ciofannofede eggidt infitiiti

Mufaici,thepe* lutta Italitt laueratida
tfôGreajîutggono,

corne nelduvma' diPt[<txinfm Marco dt
Vmtg'ia & ancora

in
abri luoghi Z& cof moite f mme contmouandofeceredi

yuella
maniera con occhi

fj>iritatij& mani
aperte infiunta.di

piedi, corne fmtde ancora tnfm Mmtaio fttor di Fiortn^a

fra la porta che na in
SagreJ}ia1& qutîla che ua in cormento3

&>» Santo Spiritodi dtttacma tttttala landadel ihiiiîro

mrfola (biefa, G-Jimilmentem ^ire^pinjàn Cmliar>o}et

injan Eartolonu o,& in altre chie/e, ^in Borna injân Bie-

'fn.neluecchiojlorie intmno interne fraie fmejlrejcôfe ih'lan

fopiudelmoftroneUineamento.ihe effigie dicjuelthtfifia.

Difcultura nefecerofintilmt nte infinité 3coméfim de ancora

Jejfra la fanaéjkn. Mkbelt dPiax&iPadelladi fioren%a
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dibaJfîrilieuo;&iinOTmStinti,&»permolti luogbi/êpàttH-

re,&* ornamentï di porte per chiefè doue hannoper menfott

certe
fgwepcr regger iitetto cofiJîGjffe}&>fi ree,& tan

to
nulfatte ,digrcfp%jy, & di minier», che pitre impofitbi-

le, çhè im*gtna.repeggio/îpote{Jè
Et di

auefla
m.tmera rie

in Romttfôno t tdnii neltarco di Co{t<tntino,che da tefiorie di

fipra, cbe/nrono dale fpoçlie di Traittnofinuritte,^ « Cqftarf

tino m onore della rotta datttt da lui a MtflènziprfuiuiJonpO'

fie, Onde per non auere
maejlrimancandogh npieno ,fecero i

mteftriy ch'alorateneuanoilprincip'tto, que berlingQog&che

ftuegjrononelm.trmomtaglMti- Lauorarono ancora lechie-

fe moue diRoma dimitjâico alla Grectt}comafànt*prajfediit

'la Tribuna &* afanta. Poten%ia>M ilfimile a font* Maria

NttoHiJn un mede/îmo modo,cofî ajânta ~4gnefafmr
di Ra-

ma 3&*a tune le onorate bafilicbe che a/knti dedtatto aueua

no, fin ch'eglino di migl/oramento accrebbero tJtcheficero la

Tribuna difanto Ianni,& quella di Santa Maria Maggiore,

ffrpankuUrmente
la Tribun* della

Cappella maggiare S fan

Pietro di Rom.tt&infimte altre chiefe ^(.appelle
dt dettacit

ta. Et nelfanttchijïtmo Tempio di San Giouanrit mFiorewxg,

la tribuna delle ottofacce da la cornicefino alla lanterna, l^-

uorata di mano £*4ndrea
Taffi

co la medefima maniera Gre

en ma in uero moltopiu balla. Sino aquimi èparfi difeorrere

dalprincipio dtHafiultura &> délia fittur ai &per aduent»

rapm largamente,cheJn tjuefio Imga
non

bi/ognaua.
llcbe ho

ioperofatto,
non tanto

traportato dalla ajfesgione
della arte;

quanto moffo dal benefi^ip et utile comune
degli arteftri mie'u

Iquali
auendo ueduto inebe modo, ella dapiccotpnncipio }fi

conducejjc a lafomma altéra; et
corne dit gr ado fi nobile pre

cipitajjè
in ruina eftremx&'per configutnte

la natura dit

mie

0

{lit arte, fimile
a

ijuella dell'altre, che come i
corpi untani, han

va, ilnafcere,dcrefieret lotnutcchidre,&< Umerhti Potran.-
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noora)H'iiftaltnerite conofcere il progreffà deiïtfjûa rlnafiitai

<£• di
qttetttÇieffo petfe^mne doue ella èrifthu ne'tempi

noftri .Et a
cttgiane

ancora che fi mai ikhe non acconfinta

$Dio)acc<tde/fi perdcm tempo berU trajcurqrgme dtgli

huomni oper la
mdigmu dèSecoh/tpureper ordine de' Cie

b >iqttiili nonpare cbe uogtirioje cofidiqHOgçiù mantenerfi

molto in uno effère; elU incorrcffè di nmuo,nel medefimo difirr

iine di
rouina,pofôrto qutftefakhe mie qudttche eUe/t fittno

( fe elle pero far. tnno dgne dipttl beniç»ttfortunit)per le cefè

iifcorfiinntmQ &*per quelle che httnno
da dirfi mtmtener

lAinmt4iOdmenod<treAnma,èLipiuehuatitngegni iipro

mderle
mighon aiutu Titnto che con la buona uolonta mia&*

con le
opere diqttefti tdi

ella abbondi diyuelli
aiuti & orna'

menti, de
qtt*lt((i*mi

lecito liberamente dire iluero ) hà man

auojSno ayueft'ora. MxTempoèdiveHireogrimitiala
uita

diGtoHitnni QmabtK il tjudep corne
dette prmcipio ainuo-

w>modo del
dipignere, cojtègiufto grconueniente che e'io ditt

tncora aile uite, nellc qualimi sfor%erb di offèruttre tlpiu che

fipojjt l'ordine delle maniere loro piu che delTempo .fen%g,

deferiuere pero altrimemi le forme &fatte%£e degti

^4rtejiciiGiudicando Tempo perduto,tl^cir-

CHnfcrmere con lepurole Quello che ma

ntfejlumente fi pub uedere negh

jlefîiritrdmforo,citatt&'

affègnati d* me, dm

«nque e fi

truou*

no.



GIOVANNI CI-

MABVE.

Ranoper l'infînitodiluulo deimali,

che aueuano cacciato al difotto., & af

fogata
la tnifera Italia;. non folamente

rouinate quelle,che chiamar fipotcua
no fâbrichc; Ma

quel
che

importaua

Liflai, piu (pentoneaffjttotutto'l
nu-

mero degli artefici Quando ( cotne

Diouolfè) nacque nellactttadi Fiorenzal'anno.

MCCXL. per dare i primi lumi all'arte della pittura
Giouanni cognominato Cimabue, della fatniglia de

Cimabuoiin quel tempo nob il e; ilquale crefciendo fu
conofciuto non. folamente dal

padre ma dainfinitilo

acumedelloingegnio fuo,Dicefi
che

configliato
da

molti il padre delibero farlo eiêrcitarenellc lettere; elo..

mando aiànta Maria nouella aun'macftro fuo
parente

il quale:
allora. infegniaua la Gramatica. ai nouizii di

<juel.Coniicnto;Pcrilclie,Gimabuechcfifent]ua,non
auerelanimo aplicato acio;in cambio dello ftudio tut-

to il giorno andaua dipigniendo in fu îJiBn o-altri fo-

gli huomini cauallicafàmenti,Et diuerfcfdntafie-.fpin

nto dalla natura chcleparcua riceueidanno a nôcflc

reefèrcitata: Auuenne che in que'giorni eranovenu

ti di Giecia certi pittori in Fiorenza ;.chiaroaii dachi

gouernauaquellacittànoperaltracbeperintrodurui
larte della pittura, la quale in Tofcana era Aata /marri

ta molto
tempo

La onde auendo quefti maefiri prefi

moite opere per quella Città,Cominaorono in fra lai

tre la capella de'Gondi allato ala principalein fantaMa

naNowcllajdcllaqiiialc oggi dal tépo lauolta & le faccia
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tefbnmoltofpente& confumate; per ilche Cimabue

cominciato adarprincipioaqneftanrtechegli piace-

ua fi
fuggiua fpeilb da la

fcuola et tutto il giorno fta-
ua auedere lauorare que'Maeftrhperilche

fu giudicato

dal padre & da que
Greci che

feegli
attédefsi alla pittu

rafènzaalcun'dubbioegliverrebbeperfetto in quella

profefsione.
Fu aconcio con nô fua piccola làtufazio

ne alla arte della pittura co que'macfui & di continuo

efercitandofi; in poco tempo la natura lo aiuto talmen

tCjChepafiodi granlungha didifegno &di,colorito

tmaeftriche glinfegnauano nel che inanimito per le

Iode che egliiî fentiua dare meflofi amaggior ilud îo

auanzo la maniera ordinaria che egli aueua viilo in co

loro; iqualinon fi curando pafi"ar,piiunnanzi.aueiioa
fatto quelle operenel modo che.elle fi

veggono oggi:

& ancora .che egliimitaGi i Greci, lauorà aflài opere

uella pjtria fua onorando quella
con le fatichc che ui

fece. Etaquefto a le ftcflfo nome Etutilecerco Gran-

difsimo. Ebbe cofiui per conpagnio & amico Gaddo

Gaddi il quale attefe alla pittura con Andrea Taffi do

meftico fuo & leuo da la pittura gran parte
della ma-

niera Greca
nellefigure dipinte da luijComc ne fanno

fede in
Fiorenza:leprime opere che eglilauoro;comc

il doflale dello altare di fanta Cecilia & in fanta Croce

vna tauola dentroui vna Noftra donna; che gli fu fac-

ta dipigniere
da vn Guardiano di

quel
conuento ami-

ciisimo Tuodaquale
fu

appoggiatain
un pilaftro a man

defiraintorno alCoro. laqualeopera fu cagione
che

auendolo (ètuito Benifsimo e'io condullâ in'Pifa in

fan Francefco lor conuento.& quiui fece vn fan Fran

cefco'Scalzo;ilquale
fi tenuto da que'popoli Cofa ra-

rifsima; conofciendofînelKi maniera fua un certo che

di nuouo & di mighor' p-jr
laria delle telle & per le

pieghedt'panni che non aueuon fateo qui infïno allo-

k-
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ra que Maeïlri Greci nelle lor
pitture fparfè gî-.?péfr

tutt» Itaha. Cofi dunque prefi- pratica con queÀi frati

iquah loconduiToiioinAiccfidouenellachieiadi San

Franc efco lafcio vna opera da lui cominciata & da al

tri pittori dopo la
morte &a finita benifsimo. Coflui

lauorô ne1 Caftello di Empoli nella Pieue: & in Santo

Spiritodi
Fiorenza nel chioflrojdoue edipinta

alla

Greca da altri maeftri tutta la banda di verfbla chicfa<;

&oue/bno medefimamente lauorati di fua tnanotra

archetti fra quegli, dentroui ftorie della vita di c H Ri

st o. Fecepomellachiefadifanta
Maria Nouella vna

tauola,dentroui vna Noftra Donna,laquale e porta in

alto fra lacappella de'Rucellai ,& de'Bardi da Vernia

con alcuni intoiRo adcfla,neiquali ancora;

che egli auelfela vecchia maniera Greca; t43ttauolta S

vede, che e-'ienne il modoeillineamento della moder

na Fu queft'opera
di tanta marauiglia ne

populi
di

<^uel tempo, per
non efierfi ueduto infino allora nie-

glio,
che di cafa fua con le trombe

perfino
in ehiefafù

portata,con folennirsimaprocefsione.Et egli premio
ftraordinario ne nceuette. E dicefi. che mentre Cima

bue ditta Tauola dip;gneua in certi orti vicin'a
porta;

S,Picro,no per altro che per auerui buon lume,è buon

aere;& per fuggire la frequenzia de
gli huomini;pafsà

per
la Città di Fiorenza.il Re Carlo uecchio

di Angià

figliuolo
di Lodouico: quale andaua al

polïeflb del.

la Sicilia chiamatoui daVrbano pcmtefice nimico capi

tal di Manfredi. Et che fi-a le molte
accoglienze

fatte.

gli daghhuomini
di

quella Cittl e'io condufiero à

uedere ta tauola di Cimabue; laquale per cio ch'anco-

ra non era-ftata veduta da alcuno moArandofial Re fu

bito vi concoHero tutti gli huomini, & tutte le don-

ne di Fioréza con grandifsima fefta;& con la
maggior

calca del taoado, La onde
pcrl'allcgieiaa c,he n'ebbe j

loi a
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R-

rc^îtiicini, chiamorono quel luogo borgo^allegri iL

quale col
tempo

mclïb fra le mura delta
città fètnpr'ha

tenuto quel nome. Or.'au&ualaNaturadotatoCima-

bue di bello, & deftro ingegno,di maniera.che fu méf

fo per architetto in compagnia
di Ârnolfb Tedefco al

lora nell'ai-chitettura eccellente délia fabrica di fanta

Maria del Fiore in Fiorenza, &tanto&ttodi lui mi-

ghoro la pittura, che ne! fuo tempo eccellente,& mira

bile ru chiamata quell'arte laquale
infino à

quell'eta
era ftata fepoIta.VifFejCimabue annifèfl!ànta,& lafcio

moltidifcepolidi quell'arte, Et fra
gli altri Giotto di

perfcttifsimo ingegno. Mori ne!. MCCC. & in fanta

Maria del Fiore di Fiorenza gli
fu datQ fepoltura ÔJ

vno de
Nini gli fece cjviefto Eptafio;

“ Credidit ut Cimahof pittws caftra tenere..

s,
Sic tentât muensitiunctentt a/ha poli.

Le cafe fue erano nella via del cocomceo, nelle quali;
dopo lui ( fècondo fi dice ) habito Giotto fuo dilcepb
Io. dicono che la morte dicoflui dolfe molto ad, A r-

NOlfo, il quale, con altri inanzi fondé la chiefa di Sa

'ta Maria delFiore di Fiorenza laquale fu vna
pianta

belhfsima di
quella manicra;&gira incircuito braccia

DCCLXXXH.& due terzi,& lilunghezza di quella e brac

cia.GCLX.chefti di
pietre

forti fquadrate di dentrouitta

lauorata,& di fuori di marml btachi,& neri,& rofsi in

croftata & adorna; laqual cofia infino al
prefente.

due

jnillioni d'oro & piu di. -700000. fiorini Ncin Chrï

llianità fi truou a fabrica modtrna piu ornatadi quella
isndoui moite ftatue, & nella fâcciata, & nel

campani

le, fabricate da Eccellenti irtaeftri.Arnolfo
dtinque rr

inaflo folo voltô le tre Tribune fotto la cupolaoltra

quel, che s'e detto di fopra
a honor, & memoria deV

tjiiale5 & delta edificaïionc. del tempio oggi ancora:$!
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ueggono fra il campanile &la chiera fu'Icanto gli Infra

fcntti verfi di marmo in lettere tonde intagliate.

“ tintas niûlcms centum bis 0B0 nogenis

t, Venit legatus
RomnbonitÂte donutus

“ QtnUptdemfixitfmdoftm ul} &benedixit»

“ Pre/ûïeFrancifcoge&antejmntijiMtunt

“ Iftttddb *Arrmlfo Templurnfttit #dfatttttm-

“ Hoc opus tnftçne decorans Florentia dgne

t, B.eginxc&h,conftrHXUmente ftdeli.

» Qutmtu uirgopiajcmper defende Maria-

Or s'alla gloria di Cimabue non auefle coratraftato ta

grandezza
diGiotto fuo difcepolo,farebhela fama fua

itata maggtore,come ne fa fede Dante Alighieri nella

comedia fua alludendo nello xi. canto del
jwrgatorio

a la ftcfla infcrizzione della fepuhura, & diccndo °

“ Credette Ctmâ>uetneUnpitturn

n Tenerlocanipo;&'orahàGiottoitgri(bf
`

H SicheldfxmadicofoioJcHrjt,

Cimabue dunche fra tante ténèbre fu prima luce delli

pittura,
& no folo nelliaeamento delle figurema nel

colorito di quelle ancora moftrando per la nouità di

taie efercizio fe chiaro,& cekbratifsimo.CoAui defto

l'animo a i compatrioti fuoi dilèguirlo in £ difficile

& bella fcienza, di che Iode infinita merita egli per la

ifflpofsibilità,&perlagrofl"ezzadclfecolo in che nac

Î[ue,

&molto piu,che s'eeli ritrouata l'auefle. Et cio

ii cagione che Giotto fuo creato, moflfo dalla ambi-

zione della fama,& aiutato dal cielo & dalla natura,an

do tanto alto col penfîero ch'aperfe la porta della veri

ta a coloro che anno ridotto tal mcfticro a lo ftupore t
&a lamarauiglia, chcueggiamo nclfecol'noftro.
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& ii

H quai auezzo ogni di a vedere le marauiglie, e i mira

coli,& leimpofsibilità degli artefîci in quefta arte,c c&

dotto oggimai a taie, che di cofa fatta da gli huomini,

benche piu diuina; che umana fîa,puntonon iflupifce,

& buon' per coloro, che lodeuolmcnte s'atl:'aticano,fe

in cambio d'efler lodati, & ammirati: non ne riportat
fero biafimo,& il piu delle volte vergogna.

ANDREA TAFFI
PITTOR FIO-

RENT1NO.

I Anendo comincîato
Cimabue a da-

re all'arte deJl'a pittura difegno,& for

ma migliors; fu di non poca maraui-

glia aqtregli,che l'arte
perpntica, 2

piu che perifludio oper. icienza e-

fercitauano,non vfandofi in
que'tem

pi mettere in opera altro, che il mo-

do veccliio della maniera goffa Greca, & non la
pro-

fcndità del'arte della
pittura,poco

nota adAndrea Taf

£ Fiorentino, eccellente maefiro nel mufaico di
que*

tempi, & in quella piofefsione tenuto diuino da
que

popoli inetti non penfàndo eglino,che in tale arte me

glio operare fi potefle.Or'eirendo il mufaico perla per

petuità délie memorie,piucheraltrepittnre Aimât»

da
gli huomini,fi parti

da Eiorcnza Andrea, & a Vine

giafèn'ando; douealcuni pittori Greci lauorauano

in San Marco
opère

di mufaico & con efsi
pigliando

dimeftichfzz:a,con pricghi.con danari,& con
promef

& di maniera opero, che a Fiorenza condufie vn ma-

«iboApQllatii© pittorCrccojilguale gliinfcgno cuoce
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re i vetri del Mufàico,3c fare lo ftucco di quello:Et in

compagnia
con Andrea lauoro nella tribuna di San

Giouanni,la partedifopra,
doue fono le Poteftà i

Trom,& le Dominazioni.Doue Andrea piu dotto di

uentato fece. invltimoilChrifto fopra la banda della

cappella maggiore.
Onde fâmofo pcr tutta Italia diue

nuto,& nella patria
fua raro,& primo ftimato,da iuoi

cittadini mérité honorato
premio Felicita certamen

'te grandifsimafu quella d'Andrea, nafcere in
teinpn,

ehe-goffamente operando, iïftimaHei]uello,che nien

te fi doueuailknare Et nel vero tutte l'età
fempr'e

eb

bero per coftume in tutte l'artij&particuilarmente nel

la pittura, auere in maggior pregio
& grado

i pochi
& rari

quantunque gofh foflero, che i molti faputi,&
veramente eccellenti ;& quegh cô eftraordinari premi

«emunerare come apeitamenre fi vede nella opera di

quel
fra

Iacopo
di fan Frâcelco,clie moite decine d'an

ni prima lauoro di mufaico la fcarfèlla
dopo

lo altare

nella detta chiefa di San Giouanni. Ma
poi

che
l'opère

di Giotto furono poftein paragone
ai

quelle
d'An-

drea, & di Cimabue; conobbero i
popoli la perfezzio

ne dell'arte, vedendo la differenza, ch'era da la manie

>ra prima
di Cimabuc,a quella diGiotto nelle figure to

rOj&dagli imitatori dell'uno e dell'altro egregtamen
te fatte, La onde feguendo gli altri di mano in mano

l'orme de lor raaeftn3alla bontà^doue oggi fiamo,per-
uenuti fono & da tanta bafTezza al colmo delle mara-

uiglie, ch'oggi veggiamo,
la

pittura hanno inalzata J

intclici fècoli poflono chiamarfi quegli che
pnui

fo-

no ftati di co(i bclla virtu, la quale h.i forza, quando
è

da docta mano o in muro o m
tauola infùperficie di

difegno, o con coloielauorata, tenereglianimi fermi
& attenti a rif9uardai-c il magifterio delle opere vma-

12e, rapprcfentando la idea, & la imaginazione dt
quel
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le parti chefbnocelefti:alte,&diuine,doueperpruoua
fi moftra l'altezza dello ingcgno & le inuenzioni dello

intelletto, l'operaztoni de i quali altamente riducono

gli egregi fpinu,& i ualoros'ingegni a la notizia delle

cofe dc-lla natura & elprimendole nclle pitture fanno

fede dellagrandezze del cielo ne gli ornamenti del Mo

do. Viffe Andrea anni lxxxi. & mori inanzi a-Cima-

bue, ne Imccxciiii. Et perla nputazione & onore chc

cfi
guadagno

to'lMu(âico
per auerlo egli prima d'ogni

akro arrecato & înfègniato agh huomini di Tofcana,

in
migliore maniera. fu

cagione che Gaddo Gaddi,

Giotto, & gli altri pittori moderni,fecero poi le eccel

lentifsime
opre

di
quel magiftenoxhehanno

recato fà

ma, & nome a bellifsimi
ingegni.Ne

manco. chi dopo
la morte fua lo magnifico con cotale infcrizzione.

«1V.I G1ACE ANDREA, CHOPRE LEGGtADRE E BELLE

FECE IN TVXTA FIORENZA: £T DRA E ITO

A FAR VAGO LO REGNO DELLE STELLE.

GADDO GADDI

PITTOR FIOREN

TINO.

Imoflio Gaddo PittorFiorentino, t
in quelto midelimo tempo piu dife-

gno nelle opère fue lauorate allagre

ca,& con grandifsrma dihgenza con

doue che non fece Andrea Taf-

fi,& gli altri pittori inanzi a effo,

nafccndo queflo da la amicizia &

& da h
prattca

dimefticamcnte tenuta con Cima-
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bue, perche,
o per la confoi mita de' /àngui o

per la
bontâ degli

animi ritrouandofi traloro congiunn d'u

na flretta Beniuolenzia; nella fréquente Conuerlâzi»

ne che aueuano in fieme & nel difcorrere
benefpefio,

amoreuolméte fopra le difficultà della arte, na&euana

loro nell'animo concetti bellifsimi grandi jgenerati

dala fottilc aria della citta di Firenze, la quale produ-

cendoordinariamente fpiriti ingegnofi & gentili,
lie-

ualoro del continuo d'attomo quel poco di ruggine &

di graflêzza
chel

piu delle volte la natura non puote;

con la emulazione,c co'precetti.che d'ogni tempo port

gano
i buon'artefici. Et vedeEapertamente, che le co>

fe conferite fra quegli,i quali nella amicizia dt doppial

feorza non fono coperti,h-riducono
a molta perfezzio.

ne. Et medefimi nelle fcienze che imparano,
confe-

rendo le difficultà di elle,le purgano & aflai piu le fan.

no limpide
& chiare; onde fe ne trae grandifsima lo-

de. Et per
lo contrario alcuni diabolicaméte nella

pro>

ftfsione dell'amicizia praticando, fotto fpezie di veri.

ta, per imndia,& per malizia i concetti loro defrauda-

na di maniera che l'arti in quella eccellenza non rie-

fcono,che douerebb@no,ft la carità
abbracciaffegli

in,

gegni

degli lpiriti gentili come veramente ftrinfè

ïaddiD, & Cimabue; medefimamente Andrea Taffi

& Gaddo, che in compagnia lo elelfe per finire Il Mu-

faico di fan Giouanni. Doue Gaddo imparando fece

poi
i

profeti
che fi veggono intorno intorno a quel'

Tempio
ne i quadri fotto le fineflre i quali auendo.

eglilauorati
da fe folo,& con moltomiglior maniera^'

gli
arrecarono fâma

grandifsima.La onde
crefciutogli

l'animo, & di/poftofi
a lauorare da fi folo ,attefe con

tinouamente a fludiare la manieraGreca
accompagna,

ta con quella di Cimabue. Et fra non molto tempo ef

fend» venuto zcccllcnte nella arte;dagli operaidl-San,
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ta Maria del
Fiorcjglifuallogatoilmezo tondoden

tro a la chiefa, ibpra la porta principale. Doueeglila
uoro di Mufaico la incoronazionedi noftra Donna.

La quale da tutti i Maeftri & foreflieri & noftrali Ri

giudicata
la piu bella opera che fi fuflc veduta ancora

pertuttalaltalia,diquelme{liero. Conofcendofï in

eflâ piu difegno, pi à giudizio & piu diligenzia che

in tutto il refto delle altre.Et cofi mefcolando Gaddo,

quando
il Mufaico & quando

la
pittura, nell'una &

neU'alcra, fece moite opere nellaCittà & fuori aflâi ra

gioneuoli.
Per le

cjuali acquifto tal credito,che per te-

nerloin Firenze,& auerne feme,gli dierono moglie,
H nobil'gente De la quale ebbe piu 6gliuoli & tra

gli altri Taddeo,daluidopoloauergli infègnatiiprin

cipii
della arte, dato per difèepolo a Giotto: co'l

cjualc

venne poi buon

Maeftro nella pittura. Ora io non mi

diftenderô in raccontare, tute l'opère di Gddo; eflèn-

do lemaniere ancora di
quefli maeftri,fi dure nelle dif

ficultà dcll'arte; che non bifogna auer molta curiofirl

di quelleiattefe,chereftretnità
di colQio,chehannofac

to grande vtile all'artefice & all'arte faranno (ccondo

îopreloro con quella fottigliezza,& curiofità ch'eisi

lauorarono da noi fottilmente, & curiofamente de-

(critte.Vifle Gaddo anni lxxiii. & mori nel. mcccxii.

& in Santa Croce ru da Taddeo fuo
figliolo con dolo

rofo pianto fcpolto; co n
quefta inlcrizzione

Htcmdmbus talitfiterat; tjuodforfân *dpetles

“ CeJïtffèf.ytMmuisGnKiajiçnimedti
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MARGARITONE
ARETINO PIT-

TORE.

.Ntrèmolto grande fpauento ne vec-

chi
maeftri_ pittori perle gran'lode, 1

che gli huommi iènthunodi Cima-

bue & di Giotto flio
difcepolo; che

gia per l'altrui terre ancora, s'uduia la

grandezza,
e'1

marauigliofo gndo del

v-ago opérai loro nella pittura Per-

che fentendo i maellri pittori Tarte effere accompagna

ta dallo fludio di'quefti artefici;quegli,che il
fuprcmo

grado teneuano, & gia da'popoli erano adorati; veni^

uano perdendo
della fama,& del

principato loro tanti

anni gia pollèduto.
Etfra gli huomim, che alla Greca

lauorauano era tenutoeccellente Margaritone Areti-

no Il qualeJauorà a frefco inArez.zo,molte tauole &

moite pitturc Et in San Clémente Badia. de Frati di

Camaldoli; oggi Rouinata & fpianata tutta infieme

con altri edifizii Pet auere il dvca cosimo dé

Medici non folo in quel luogo, ma intorno intorno a

quella Città
disette le mura vecchie: le

quali da G vî

p o Pietramalefco Velcouo& padrone di
quella Cit-

tà furon gia nfattc, Et
oggi per ordine di quello Prin

cipe
fi vanno

gittando per terra,& riducendo fbrtifii*

me alla moderna. Aueua Margaritone non fènza
grau

difsimo tempo & faticaquafi tutta quefta Chiera di-

pinta^in piu quadri,ne'quali fi uedcuano
figure'graa-

tti & piccole
& ancora che elle fufsino lauorate alta

Greca, ci fi conofceua dentro vn'buon giudizio, &

vn grandifsûno ajnore, comepuô far fede, quel ch»

fiuedc
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fi uedcdi fùo rimafto in
quellaCittà;&ma6ime

in fan

Francefco doue ora é mcflà in vno ornamento modcr

no in la Cappella
della Concezzione,vna tauola détro

ui vna Noftra donna tenuta da que' fiati in granditëi-

ma yenerazione
Fece nella medcfima chiefa alla Gre

ca vn Cracififlo grandt,oggi pofto inquellaCappella,

donc é la ttanza degli opérai ifquale
ê infu l'afre «Ha-

tarnJto la Croce; & di quefla forte ne fece molti par

auellaCittà.
Lauorô nellemonachedi Santa Marghe

rita vna opera che ora è
pofla nel tramezzo dellaChie

îà appoggiata
a quello, & e vna tauola con iftoriedi fi

gurepiccole,da
lui con

affai miglior
maniera che le

grandi dihgenzia &grazia condotte.Fece per tutta la

citta pitture infinité & fuori délia citti fimilmente; a

Sargiano
conuento de Frati dei zoccolo.Etin vnata--

«ola vn'SanFrancefccrritrattodinaturale, & in que-
fta opéra

fcriffe il fuo
nome,parendogli piùdel folo

hauer bene operato. Fece in legno vn'Crocififlogran

de lauorato ala Grecaji'l quale fu portato a Firenze &

pofto
mSanta Croce tra la

cappella de'Peruïzi & quel

la de Giugni fopra il Pilaflro che regge gli archi di

quelle.
Eta

Sanghereto,luogo fopra Terra nuoua

in Valdarno, vn'altra tauola di San Francefco.Ma ab-

bandono fînalmente la
pittura in vecchiezza; & diede

Ii a lauorare Crocififsi grandi di
legno tondi & molti

ïiefeccfinchegiunfe all'età Janni Lxxvminfiftidko

(per quel che fi difle)d'eflèr tanto viflùto,vedèndo va

riato l'età
&

gli onori ne gli arte fîci ntioui Fu fèpoltc»

Margaritone
nel Duomo vecchio fiiori d'Arezzo r

in vna cafîa di Treuertino, fanno. M ce ex vi cea»

^uefto epitafio.

Htc ittcet ille
t>onus,pi£ltiraMitrgttrîtonuSy>

Cm wjuttmDmims tradat abîme pitur,
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GIOTTO PITTOR

FIORENTINO.

iVello obligo iftelîb, che hatmo gli ar-

tefici pittori
alla Natura,laquale ccm-

un.uamente per efièmpio ferue a que-

gli, checauandoil buonoda le parti
dilei piu mirabili& belle, di cotrafac

la fempre s'ingegnaao ilmedcfimo G

deue auere aGiotto. Perche eflendo

ftati fotterrati tanti anni dalle ruine delle
guerre

i rno

di delle buonepitture,
e i d'intorni dt quelTc;egli folo,

ancora,che natofra artefici inetti,con celefte dono,

quella ch'era per mala via, refu(citô, & redufle ad una

forma da chiamar buona. Et miiacolo^îi certamente

grandi (simo
che

quella
eu & groflâ & inetta aucflc

forza
d'operare

in Giotto fi dottamente chel difègno,

«lelquale poca,o
neffuna cognizione aueuano

gli
huo

mini di
que' tempi,

mediante £ buono artefice, ritor-

nafle del tutto in vita. Et nientedimeno i principiidi

fï grande huomo, furono nel Contado di Fiorenza vi

cino alla Citta. xini. miglia? Era lannoJMCCLKXVi.nd

la villa di Vefpigniano vno lauoratore di terre, il cui

nomefû Bondone i ilcjuak- cratanto di buona Fama

nella vita: E di valente nellarte della Agricoltura, che

neflîino che intorno a
quelle ville abitafle era ftimato

piudi lui.
Coftui nelloacoaciaretutteleeo(è;eratal-

mente ingegniofo
e d'aÛai,che doue i ferri del fuo me

ftiero adoperaua; più toflo che ruflicalmente
adopera

ri e
parefsino;

ma da vna mano che gentil fufsi dun va

lente Orefice,ointagliatoremoftrauano eflereefèrci

cati. A coflui fece la natura donod'un
figliùolo,il
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quale egli per fao nome aile fonti fecenominareGiot

to. Queftofjnciullocrefciendtodanni,
con bonifsimi

eoftumi & document* moftraaa in tutti gliatti, anco-

ra fanciullc/chi, vna certa viuacità
cprontezzadinge-

gnio
firaordinario ad vna eta puérile Et non folo

per

queflo inuaghiwa Bondone,ma i parenti etutti co

loro che nella villa & fuori loconofceuana Perilche

fendo crefciuto Giotto in eta di x.anni gli aueua Bon

done dato ingmrdia
alcune pecore dcl

podere ;lequa-

Ii egli ogni giorno
quando inun Inogo

& quando in

vnaltro l' andaua pafturando; E venutagli inclinazio-

ue da la natura a ddlarte del
difcgnioifpcHb per le laftre

Et interra perlarena,difegniaua de] continuo per fuo

diletto alcuna cofa di naturale; o vero che gh venifti

in fantafia Et colî Aucune che vn'gierno Cimabue

pittorecelebratifsimo Transfcrcndo/î per alcune fue

occorrenze da Eiorenlaa doue egli era in
gran pregio;

Trouo inella villa di Vefpigniano Giotto ilquale
inmentre che le fue pécore pafceuano aueua toko vna

lnflra ptana & pulita,&
cavn làflbvn poco apuntato^

ritraeua
vna pecora

di naturale fenza elîerli
infegnia-

to modo nefluno altro che dallo eftinto délia natura.

Perilche fermato£Cimabue; e grandifsimamente ma

ïauigliatofii,
lo domando fe

volefleftarfeco.Riipofè A'

fanciullo, che fe il
padre

fùo-ne fbfle contento
ch'egli

contentifsimo ne (arebbe Laonde domandatolo a

Bondone congrandifiimainftanzia,egli difingular"

graziaglieloconceflfe.EfinficmeaFiorenza inuiati-

fi,non folo in poco tempo
pareggio

il fanciullo la ma-

niera di Cimabue; Ma ancora diuenne tanto imita to-

re della natura,che ne'tcmpi fîioisbandi afratto quella<
Greca gofïa maniera i&rirùfcitolamodernaj&but»1

na arte della pittura; & introduire il ritrar di naturale-

&§cE£bneviue,,dic moite centinaja d'anni non î-'erai
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vfato. Onde ancor'oggidi Civede ritratto nellàcsp

pella dei Palagio
del PodctU dtFiorenza

l'effigie ai
Dante Alighieri,coetanco&anwco di Giotto,& ama

to da lui per
le rare doti,che la natura aueua a nella bon

ta del gran pittoreimprefle; corne tratta Mefièr'Gio-

uanni Boccaccio in fua Iode nel prologo délia noue!

la di Meflere Forefe da Rabatta, & di Gtotto.Furono

le fue prime pitture nella Badia di
Fiorenzalacappella

dello Altarmaggiore
nella quale fece molte cofe tenu

te belle; ma
particularmente in vna ftoria della Noftra

donna,quando
ella ê anuuntiata

da l'angelo:nella qua-
le contrafece lo fpaucnto«la paura che nel faltitai-la

Gabriello la fo mettere con gtandilsimo timore
cjuafi

in fuga Etin Santa Croce
quattro cappelle,tre pofle

fra^la Sagrefiiaj& la
cappella grande

nella
prima edoue

fi fuonono oggi
le Campane,ui ë fatto di fu'amano la-

vita di San Francefco & laltre due vna e della Fami-

glia de'Peruzzi
& laltra

de'Giugni,e vn'altra dall'akra

1 parte
di effa cappella grande.NellaCappella ancora de'

Baroncelli ë vna tauola a
tempera, cô diligenza da lui

finita,dentrouirincorona2tonedi NoftraDonna con

grandifsimo
numero di

figure picciole, & vn coro da

gelx
& di Sant'i, fatta con diligenzia grandifsima: & in

îettere d'oro
fcrittomil nome fuo. Onde gli artefîci

che confideraranno uî^elempo queftomar.auiglio-

Ço pittore,
fenza alcun lume della maniera

diedeprin-

cipio al buon modo di difègnare & del colorire Sa-

ranno sforzati auerlo m perpétua venerazione Sono

anchora in detta Chiefa altre tauole,& infi-efco molte

altre figure,come fopra il
fepolcro di Marmo di Carlo

Maftirpini Aret!no,vn'Crocifîflb cô la noftra Donna,

& San Giouanni &laMagda!ena a pie della Croce.Et

da l',altra bandj della Chiefa fopra la fepoltura di LIo-

nardo Aretino vna Nunziata verfb l'altave
maggiore ¡
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la quale
è ftata ricolorita da

altri pittori moderni corne

net Refettorio vno albero diCroce,& ftorie di San

Lodouico, & vn' cenacolo & nella Sagreflia ne gli ar

marii ftorie di c h r. i s t oe di fan Francefco.Nel Car-

mino alla cappella di.SanGiouanni Batifta lauorate in

frefco tutte le ftorie della vita fua:Et nella parte Guel

fa di Fiorenza vnaftoria della fede Chrifttana in fref-

co, dipinta perfettifsimainente.Fù condotto adAfcefî
a finir l'opera cominciata da Cimabue;doue paftando
ia Arczzo lauoro nella pieuc la Cappella di San Fran-

cefco fopra il battefimo; & in vna colonna tonda,vici

no a vn capitello Corintio antico bellifsimo dipinfc
vn San Francefco & San Domenico. Al Duomo fuor

d'Arezzo vna cappelluccia, dentroui la lapidât jonc di

SantoStefànocoa-bel componimento
di

figure. Finitc

quelle opere fi conduffe ad Afèefi,a l'opra cominciata

da Cimabue; doue acquitta grandifsima fama per la

bontà delle figure. che tn quella opera fece; nelle quali

fivedeordine, proporzione5viuezza3&
facilita dona-

tagh dalla natura,& dallo ftudio accrefciuta. Percio-

cheera Giotto ftudiofifsimo,& dicontinuo lauoraua,

Et allora dipinfe nella Chiefa di Santa Maria de gli

Agnoli, & nella Chiefa d'Alcefi de frati minori tutta

la Chielâ dalla banda di fotto. Senti tanta fama,& gri-

do,di quefto nairabile artefice,Papa Benedetto. xn. da

Tolo(à che volendo fare in làn Pietro di Roma molte

pitture perornamento
di 9uella Chiefa mandô in To

fcana vn fuo Cortigiano, che vedefîe che huomo era

quello Giotto, & l'opère fue. Et non folamentedi lui,

ma ancora
degli altri maeftri> che fu ftino tenuti eccel-

lenci nella pittura & nel Mufaico. Coftui auendo par-
lato a molti Maeftri in Siena,& auuti

difegni da loro

capitô in Fiorenza per vedere
l'opère di Giotto,E pi-

gliar'praticafeco:& cofi vna mactina arriuato m Bot-
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tega
di Giotto chelauorauajgli efpofe la mente der

Papa; & in che modo e'fi voleua valere
dellopera fua.

Et invinmo Io richiefe che voleua vn
poco di dife-

gnio, per
mandarlo afiia Santita.Giotto che cortefif-

fitno era. Squadrato.il Cortigiano prefe vn
fogJiodi

carta: & in quelle» con un' pennello che egli aueua in,

mano tinto ai roflb; fermato il braccio, al fiancho per

farne conpafib.
Et girato la mano fcce vntondo fi

pa-

ri di fefto.& di proflilo
che fù a vederlo vna maraui-

glia grandifsima.
Et poi ghigniando,volto al

Cortigi»

no gli diffe; Eccoui il dif bgnio. Tennefi beffato il man<

dato del
Papa,dicendo;

Iiô io auere altro
difègnio che-

cjuefto. Rifpofe Giotto. Aflai e par troppo,
è quel che-

io hô fatto:mandatelo a Romainfieme con
gli altri;Eç

vedrete fe farà conofiriuto Partifsi il Cortigiano da.

Giotto,& quanto e'pigliafTe mal volentteri
tjuefto at

funto,dubitando non eflère vcellato aRoma ne fece-

fegnio,
co'l non eflfer fatisfatto nel fuo

partire: pure-
vfcito di Bottega; & mandato al

Papa tutti e
difègni,-

fcriuëdo in ciafcuno il nome,Etdichimano eglierano»

tanto fece nal tondo difcgniato da Giotto:.& nella ma'

niera che
egli

l'aueaa girato,fenza muouereilbraccio;;

&fênza fefle,0l conofciuto dal Papa,& da molti Cor.

tigiani intendentis,cpanto egli auan^alse di Eccellen-

zia tutti glialtri
arteficide'fiioi tempi Epercio diuul

gatali quefta cofa,ne nacque quel prouerbio fàmiliare"

& molto ancora ne noftri tempi vfato-,Tu fei piu ton-

do chel O. di.Giotto.
Ilquale prouerbio non folo per

ileafb donde nacque fi puo dir belio; ma molto
piu'.

per
il fuo fignificato

che confifte nellaanbiguita del to>

do,che oltra a la
figura circulare perfetta, fignifica an-

«ora tardita & groffezza dingegnio. Fecelodunqueil

predetto Papa
venire a Roma,onorandolo grandemâ-

te & çon grenu riconofccndolo, doue fecela Tiibunsi
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ii San Pietro, & vno angelo
di fette braccia, dipinf»

fopra l'organo;
& moite altre pitture, parte riftamatc

4a altri a' noftri di: & parte nel rifondare le mura nuo-

«e,disfatte,&traportate da lo edificio delvecchio Saw

Piero fin fotto l'organo corne vna Noftra donna che

«rainfunim muro, il quale perche ella non andaflè

perterra.
Fù tagliato attorno,£t aliacciato co traui &

ferri- Et mûrira di poi per
la fua bellezza dalla Pietà&

amore che pottaua allarte, il Gentihfsimo Méfier Nic

colô Acciaiuoli Dottore Fiorentino, cô altre reflaura

zioni moderne di pittura & di ftucchi per abellir* que

fia opera di Giotto. Fû di fua mano la Naue del mu-

iiico,fattafbpra le tre porte delportico net cortile di

San Pietro:laquale fîi i\ marauigliofà,& in quel tempo
il tal difegno,d'ordine, & d i perfezzione che le Iode

vniuerfalniente datele da gli artefici & da altri inten

denti ingegni.meritamentefèle conuengono. Fû chia

lïiato a Napoli dal Re Ruberto,il quale gli fece fare in

Santa Chiara,chieli reale,edin*cata da lui ,alcune cap-

pelle nelle quali molte ftorie del vecchio,& nuouo te

ftamento fi veggono.Doue ancora in vna
cappella, fo

no molte fiorie deH'Apocalifl*e,ordinategIi (per quan-
to fi dice) da Dante, fuor'ufcito allora di Firenze &

condotto in
Napoli anch'egli,per le

parti. Nel caftella

delûouofece ancora moite opère, & particularmente
la cappella di detto Caftello. EtfîifidacjuelRe amato,

che oltrala pittur.¡ pighÓ grandifsimo piaccre del fuo

ragionamento
auendo egli alcuni motti & alcune ri

Ipofte molto argute Come fû quando dicendogli vn

giorno ilRe,chelo voleuafare if
prim'huomo diNa-

poli ;& per cio gli rifpofe Giotto,fon' io alloggiato vi-

cino
porta Reale, per efler'il primo dt Napoli. Et vn'

altra volta,dicendogli il Re, Giotto s'io fullè in te ora

che fi caldo,tralafl*eiei vn'poco il
dipignere,rilpofe &
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jo fe fufsi in voi farei il medefîmo. Fecegli dunque fi
*e molte cofeinvna fâlache iIRe Alfonfo primo

rumo

per fare ilCallello: & cofi nella Incoronata.Dicefi,ch©

gli fù fatto dal Re dipignere per capriccio
il fuo reamc^

perche Giotto gli dipinfe. vno^afino imbafîato,che te-

neua a piedi
vn'alrro bafto-nuouo; & fiutandolo,face-

ua
fegno,

di defîderarlo: & fu l'vno & l'altro baflo,era
la corona fcettro della podcftiîjDomjndato-

dunque Giotto dj'lRe,nel prcfentargli quella pittura.
de'l figntficato di quelh rifpofe taii i fudditi fuoi elle

rc,& tale il fuo
regno; nel qu-ile ogni giorno nuouo (i

gnore defiderauano.Orapartitoiï daNapoli,fû
inter-

tenuto in Romadal Signor Malatefta daRimini;che

condottolo nella (ùa Citt moltiftime cofe nella Chie

fàdi San Francefco gli fece dipignere:
le quali da Sigi-

iînondo fîglitiolo di Pandolfo,che rifece la chiefa tut-

tadtnuono,furonoguafte,& rouinate Feceancora,

nel chiofiro di détto
luogo,

a l'incontro della facciata

della Chiefà, la ifioria della beata Miclultna à ftelco »

che fîivna delle
piu belle, & eccellenti.cofe, che Giot-

to facef&vper le leggiadrifsime confiderazioni, cheeb.

be quefto
rarifs-imo artefice nel dipignerla. Perche ol-

tra la hellezza de'panni, & la
grazia, & la viuezza del-

le tefle de gli huominije delle donne,che fono viulfsi

me,e roiracolofe.
Egli

li cofa (ingnlariftima vna gioua
ne che u'ê,beHiftima quanto piu efler fi po(Ta;

la
quale.

perliberavfi
da la Calumnia dello adulterio gmra

fo-

pra
di vnlibra; con

gliocchi fifsi negli occhi del pro-

prionoarito,chegiurar.lafâceua per difhdanza
d'un'

iïghuol
nero partorito da lei, ilquak in niflun modo

che fuo fuflê poteua credere.Cortei (coG corne il ma-

ntomoftralosdegno&la diffidenzanel vi{b)ficono

fcere con la pietà deila fronte & de gli occhi,à coloro,

che intentifiiinamcnte la contejnplano,la innocenzia»

&U
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& la firrrplicità flia
&il loi'to che fè le faccua in farla

giurarr,
encl piiblicarla,

a torto
per n»eretrice;M«ïe»

fimamente grandifsimo
affetto

fù-quel ch'efprefTe que
ito ingegnofifsimo artefice^in vn'infermo di certe pia

erie:doue
tutte le fcn*miT>e,che vilono dattorno,otfê

fedal puzzo,fànocvcefti torcimetKtfchifofi>,rpiugR|.

Tiati del mondb Et in rn'ahro qwaefro vi fiveggono

fcorti bellifsirru fra vna quanti ta di poeieri aitratti; Et

cmarjuigliofifiimol'ano, dw fàlaiopr.idctra bfata>à

certi v(urai,chel'esborfanoi danan della vetiditadtlîe

fue poflèfsiom ,per dargli a' poaeri: & le pare che t de-

nari di coftor putino
Et yj ê vito che mentre quegli

annouera,pare
ch'accenm al'ncwaio, che feriua; & cofl

tenewlemani foprai denarf, fi conofcere cotTgarba-
tifsima confîderazione l'aft'ezzione el'auarizia fua;

Mofl.ro Giottoi» tre figure, che in aria
feftengano l'a

bito di San Francefcojfigurate per l'obedienza3e la pa

Zienzia-, & la
pouertà,molta

bella maniera di
panni i

quali con
bello andare di pieghe,mcirbidaH>ente colo-

vite fanno conofecre a colore, cht le mirano che
egli

cra nato, per dar luce aU'atte della pittura. Ritrafle di

naturalc il Sionor Malatefta in vna naue; che pare ui-

ta ifsimo;& alcuni marinai, & altre genti, che di pron

tezza,& di afftno nelleattitudini loro farmo conofte

ïf feccellenzia di Giotro, come fi vedein vna figura j

clic parlando cô alcuni, fi mette vna mano al vifo, fpu
tando in mare E certamenti. fra tutte le cofe fatte da

Giotto -inpittura-, cpiefta fipuè direeirereuna delle

miglioii;pepchenonvi-ê, figura in- cofi-gran numero

di figure,che non abbiain fe, grandifsjrno,è bell'artifi

sio; & non fia
poAa, con capricciofa atritbdine. Et pe

10 non
mancàilSignorMalatcfta,vi{lefïnafcereneila

&u citta vna-de!le- piu belle cofe del mondo,premiarla

femaonifitanifintalodatla^ ïmitii.lauondiquclfi^

"S
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gnoré pregato
da' vn'Prior Fiorcntino, che allora net-

la CKieia di San Cataldoin quellaCitta, era
dafuoi fil

periori mandata; che
egli volefle dipignerii

fuor della

porta

della Chielà vn San Tomafo d' Aquino che à

îlioi frati
leggefl'e

la lezzione Eflb per l'amicizia che

feco aueua non manco di fatisfarlo; faccendoli vna pit

tura molto lodeuole. Et di quiui partit© ando aRauen

iia:&infan Giouanni Vangelifta fece vna cappella a

frefco lodato molto. Tornofsi
poi

con grandilsimo

onere, & con
grandifsima

facultàa Fiorenza; doue in

fan Marco fece vn Crocififlb m
dillegniogrande

lauo

rato a
tëpera,maggiore

chel
natuTale,tn campo

doro il

quale
fu meffo a mano deftra in^hielà & vn fimile ne

fecein Santa Maria Nouella,fut quale Puccio Ca-

panna fuo creato in compagnia di lui lauoro:& anco-

raoggidi
è locaco fopra la,porta maggiorenellintrata

délia chiefa. Dipinfe
in freico nel medefimo luogo vn

San Lodouico,fopra altramezzo della chiefa a man de

Rra fotto la
fepoltura

de Gaddi: & ne frati vmiliati in

ogni fanti vna cappella: &quattro tauole. E fi-a l'altre

vna, dentroui vna noftra Donna, con molti angeli at-

torno ;& il
figliuolo

in braccio;& vnCrocififlo gran
de

in legno
da'l quale Puccio Capanna pigliandoil

difegno,
molti per tutta Italia ne lauoro^aendo prefi

moho la pratica, & la maniera di GiottoJNel tramez-

zo délia chiefa in detto luogo è appoggiata vna tauoli

naa Tempera dipinta di mano di Giotto con infinita

diligenza,&
con difegno, & viuacicà,dentroui lamor

te dl noftra Donna,con gli Apoftoli,-che fanno l'elfe-

quie,&
chris t o, che l'anima in braccio tiene da

gl'arteficipittori molto lodata, &particularm(:nte da

Michel1 Agnolo Buonaroti;attribuendole la
proprietà

dellaftoria effere molto fimile al vero. Oltra che le at-

titudini nelle figure con grandi Isima grazia dello arte
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fice Conoefprefle. Et vermente lu in que* tempi vn mi

racolo,il vedere in Giottotanta vaghezza nel
dipigne

re: & confiderare,ch'egli auefle apprefo querVarte,fèn
za maeftro.Auuenne che per

auer Giotto nel difegno

fatto vna belhfsima pratica, lifùfatto faremoltidifê-

gni

& non folamente
per pitture ma per fare dclle

{culture ancora:Come quando Tarte de'Mercatâtt vol
fe far gettar

di bronzo le porte delBatifteo diiàn Gio-

uanni Egli difegnô per Andrea Pifano tutte le ilorie

dl fan Giouani batifla; che quella porta che volta
og

gi
verfo la Mifericordia. Ma

quanto
e valeflenella Ar

chitettura, lo dimoflrô nel modello del Campanile di

Santa Mariadel fiore che eflendo mancato diuita Ar

nolfo Todefto, capo di quella fabrica, & defiderando

gli operai di queilaCliiela,Et la
Signioria di

quella cit

ti che flfaceffe il campanile; Giotto nefece fare col

fuo difegniovn'modelladi quellamaniera Todefca,
che in quel tenpo fi vfaua & per auerlo egli ben confi-

derato inoltredifegniotuttc le florin che andauanp

perornamentoin quella opera.Et cofi (comparti di co

lori bianchi roJsi & neri in fui modello tutti
que'luo

fhi doue

aueuano andarele pietre,& ifregi con
gran-

iisima diligenzia.& ordino che'lcircuito da baflo fuf

fiingiro di larghczza de braccia
loo.cioèbraccia.ij.per ciafcuna faccia & l'altezza braccia- 144. nella quale e

opera ru melîb mano l'anno. mcccxxxiiii.&
fègui

tata deLcontintto ma non fi che Giottola potefsi ve-

der finita;.interponendo(ikmorte fua Mentre che

queftaiopcra fi-andaua fabricando.Fece egli nelle mo-

nache di fan
Giorgio vna tauok', & nella Badia di

Fiorenza in vno
aucofopra la porta di dentro alla chie

fa,tre meze
fîgure-.oggi dalla

ignorantia dlino Abbate

fatteinbiancare,perilluminare la Chiefa', Nella fàla

grande del Podeftidi Fiorenza per
mettere paura a i

T ii
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popoli dipinfe il Commune, ch'ê robito da«»o!ti}do^

uein forma di giudice cou lo fcettro in rmno a (cdere

10
figura, & le bilancie

pari fopra la tefta, per
le giulle

ragioni miniftrateda eflo, &aiut*to da quattro iîgu-
re.dalia Fartezza,con ranimo; dalla Praaentia,con le

leggi;dalla Giuftiz:a,con l'a«ni;& dalla Terupwanza,
cou le parole,pittura bella & intaenzione garbata

propria,& venfimile. Partifsi di Fiorenza per fare nel

Santo di Padoua
alcune cappcllejdouc

molto dimoiù:

perche
fece ancora

nel lwogo dell'arena vna
gloria

oiâ

dana,la quale gli diede molto onore. Et a Milano tra-

sferito(î
quiui ascer lauorove a Fiorenza ntornatofi ai

11 vnr. di Genaio nel m c c c*-x x v î.relè l'anima a Dio.

onde da gli arcefici pianto.& a fuai cittadini allai do-

luto,non fenza
portarlo alla fèpoltuia con quelle cfê-

quie onorcuoli-,clae aanatanta virtu cotn'era quelladi
Giotto fi conuenifsi; E a vnapatria corne Fiorenza

degnia duno ingegeio mirabile corne iliùo. Et cofi

<quel
giorno non «fto huomo piccolo

o grande
ahe nonfacefle

fègni® cott le laa'ime o co'l dolerfi del

la perdita di tan to lipome Il cjuale per
le rare vircà

che in
luijriplenderano, merito, ancora che e'fofletia

to di
langue vile,iode &fama certo chiaTifsinaa.il cam

panile
di Santa Maria dcl Fiore fè lèguitato & tirato.

auanti d4 Taddeo Gaddi fuo difcepola
in fu lo iic£C&

Modello di Giotto Et è
opinione

di molti & non

ifciocca, cheegli defle opera alla fcoltura aneora, at-

tnbuendagli ,.che faceflèdue ftorictte di inaimo,che
fôn'> in dette Campanile doue (ifîguranoimodi ,eL

pnncipii
dell'arti: Ancora ckeakri dicliino.folamentc

il difegno di tali Qorie ellere dt fua mano.Rello in me-

Eiona della fua fèpoltura ia Santa Maria del Fiore dal

la banda finidra entrandoin Chiefa, vn mattone di

mirtno, douce'

fèpolto

il corpofuoJdifccpoii fuoifa

i-ono r a u D I o k>pradetto,& PVCCio c a P a N N a,
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che inRitnini nella chiefa di SanCataldode'frati predi

caton,dipinfe vn'uoto d'una naue che par che affogh»
ne! mare,con gente che gettano le robe nel mare. Et

tuui Puccio di naturale fra vn'buon numero di mari

nai. Fu ancora fuo di (cepolo. ottaviano
DA fa

BNzz A:che in Sa
Giorgio

di Ferrara,'luogo de monaci

di Mo ce Oliucto dipinfc moite cofe:£t in Facnza fua

patria
doue egli viffe & mori dipinfê nello arco fopra

la porta di San Francefco vna noftra Donna con San

Piero & SanPaulo.Et GVGLiELModa forll,che fece

moite opere & particularmere la
cappella

di San Do-

menico nella fua città. Furonoiïmilmëte creati diGiot

tO SIMON' SAN £ SE, ÎTEFANOFIORENTINO,&

pie t'r o c ava ilini Romano,& altri infiniti,i qua

H molto alla maniera, & alla imitazione di 1 ui s'accofta

rono.Refto nclk penne di chi fcritfe a fuo têpo.& poi,
tanta nurauigliadelnomefuOjperefler flato primo* a

ritrouare il modo di dipigoeic,pcrdu to inanzi lui mol

ti anni:che dal MagnificoLorenzo vecchio de'Medici

fâcendofieglidi cjuefto maeitro ogni giorno piu mara

uiglia,
mérita d'auere in Santa Maria del Fiore, la effi

gre
fua ftolpita dl marmo; & d'al diuino huomo MeC.

ferAngelo Poliziano lo infraferitto tpitaffio in fua lo-

de:accio che quegli,che verranno eccellentl.& rari in

«jual
fi voglia profefiione, debbino valorolâméte efer

citarfi,per auere di fi fatte memorie,merit<andole,in lé

de loro dopo la morte, corne fe Giocto.

jSe egofiim,ptr cputm Pi£tura extinftit reuixit
<

Cui<juimreêl4mtmm,tnmfuit,^r-fttdlis.

Natur* decrat,noftr£ quoddefuit
uni • ·

Plus heuie
nulit pincer e,nec melnts

Hirttris Turrim egregamfktxo ère fôrutntem

H*c qtiotjuc démodula créait ad a/ira meo.

JJiniquefitm loitus^wdopusfuit illa referrt

Hoc nomtn longi carmmu mjrar tnt.
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STEFANO PITTOR

FIORENTINO..

Rs tanra !a <ama de!!a nuoua
p!tmr~

& tanto erano onorati gli arteSci di

quella perlemarauiglie, che Giotto

taceua, a
paragonedi queIL~che inan

zi a lui in mûri e in tauole aueuano o

perato; che mo![i giouani prott & vo

lonterofi, fi metteuano ad
imparar

ta*

le arte; fcioperandofi
da tutto iLreûo de

gh efïercizii

& (entende il bene che del continuo ne traeuano, vo-

lentierivi perfeuerauano.Fra.t quali tu Stefano
pittor

Fiorentino; il
quale

con t'opère fue di gran tunga paf-
to coloro, che prima di lui s'erano affaticati ndl'arte

moRrandoil valor fuo effere ditanîlintetHgenziain

taie efercizio,quanto
di minore

gli inanzi a lui erano

{tau Fmparo
Stefano l'artedella ptttura da Giotto, il

quale
l'amo molto per ti coQumi buoni, & per l'aftidu

Ha,che' mofLraua in ogni
fuia azzione, che peftate efL

fercizio faceffe. La onde in
poco tempo dopo la mor

te di Giotto, !o auanzo di maniera, d!]huenz)one &

di difegno talmente, che ne
gli artefici uecchi

puo ve

ramente darfigli
il vanto; poi ch'egti tolfe-a a tutti l'o-

nore, & il
pregio~.

Coftut
dipinfe a 6'e(co in Pifa, la

Noïtra Donna del campo fanto & in~ Fiorenza nel

chioRrodiSanto Spirito intrearchetti~a a frefco lauo

rô di fua mano: neil'uno de i
quali ela

tr~ngurazione

dicHRisTO con Mofe & Helia e i tre
difcepoli.Do-

ue Stefano imaginandofi Io fplendore che
abbaglio

quegli) figurandogli in Ih'.tordtnane amtudtni, cerco
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tuuiluppargli
di panni. & nuoue pieghe facendo, ten

taua ricercare fotto, to ignudo
della n~gura.Feceui ibt

to la ftoria,quando
en Risïoltberata indemoniata:

douetiro inprofpettiuavno edificioperfettamente,

di quella
maniera

allora poco
nota & a defh'a forma,

& a miglior cognizione la ridu(ïe: quiui con giudicio

{traordmano modernamente operando, d'arte,d'inué

ïtone,diproporzione &di giudizionelle colonne,.

nelle porte,
nelle fineilre, & nelle corniei, fi dimo~ro

talmente eccellente, & da~ti
altri maeftri diuerfo;che

mi pare, che non&g!t dticonuengati titolo~d'accorto

& di j[auio tn~iefUgatore
della nuoua maniera moder-

na. Imagiao~icoSut fra l'altre cofe ingegnofe, vna &

Miadi(ca!emoltodifHci!i,]e<}ua!impH[ura ,;&din-

lieuo muMie,& in ciafcun modo fajtîe,hanno difegno

varieta.&itnuenxione garbatifïima. Sotto que~a nei-

t 'attro archetto ê vna Aoria di CH R t T o,auand<'
libe

ra San Pietro da7l-naufragie- ou'egii par che gridi: Do

mine falma nos: perimus; cola ~iudicata molto piu bel

la deM'attrc efïendoui o!tra la morbidezza de'panni
& la dolcezza dell'aria nelle tefte dette

figure
!o

fpa-
uento deMa~brtunadel mare ,& gli Apoftoli perçoit
-da dluetû moti & tantatmi marini, & ttgurau con. atti

iudinlmo!topropr)e, &- tutte bellifsime. Et benche il

tempo abbiacon(umato te tatiche che fece, fi conojfce

abbagiiatamente per6,che difendono da la~uria de

uentt, & da l'onde del mare; cofa che .reftando a gli ar

tefici modernfper opra e~oale a i meriti & degna di

Cngutari~ima iode~douette certone'tempi fnoi.parer
miracolo in tutta Toteana. Dipinfe nel primo cliio-

Uro di Santa Maria Nouella, vn San Thomafo d'Aqut
no allato a vna porta; doue fece ancora vn Croci~flb -b:

ttquate e ~ato da altri pitton per rinouarlo in mala ma

niera
condotto.Lafcio umUmentevaa cappella inchto
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fa, com!mn&ta & non finita, & mo!to confunMta (M

tempes ne!taqua)eC vede,ouando gli Ange!i perfatu

perbia
d< Luctfero, piouuero gm

in fbrm); dtuerte.net

qua)i con quella
fatica che cgli potè fece

gli Icorti

nelle

figure.

Et egli fù il primo, che in tale dtfjHcuttà
mo~raiÏe in parte, quel che

oggi Veggjamo fare da
gli

&iriti
egregit

dl tal me~iet'o:ond€cotorojo chiamaro

no perfopranotTtctcirma della Natu<'a;Gontf~Ccnd<t

quella tanto proprta &V]uacementc, che ancora oggi

da q''e' cite )o veggon~ ë tenuto i!mcde<!mo. Pu co-

Aui condotto~Mdanm doue-lauorando,a moite cott

diede
principio:

ma nnir non le pMette~eftendot) per
la mutaZtonc dett'aria amnMiato di forte, che gli con.

uenne tornafe a &orenaa. Doue, efiendo fttcmato

nella fua
prima <ann~, non

pa6o molto
tempo che ?

condotto ad Atce~; & quiui cominciô vna ~ona &

meM)anfM;)a~ua!e!ttuofoon fbmmadi)tgcnzta,c!t
con {ommoan~ofe. Ind< nt<~rnato~a Fiofen:Mpera!cn
ne&cende,dtpinfe a Gtantigitazzi iunso A'rno, ~ra la

.cafa loro e*)
ponte a)ta

C.u'rata vn tabernacolino
pic-

ciolo in vn'canto'che v'è, doue nguro con tal dt)tgen<.
zia vna No~ra

Donna,allaquale mentre ella cuce, vn*

&nCtuUo ve~ito~he ftede, porge vno'veceUo; che per

picciolo
che fia.il huorO) non~manco mentaJode, che

ri ~ccino l'opère, maggiori & da lui
piu mae~reuoi<-

mente lauorate. Snmatt, che Mafo detto Giottino fb~

~e fuo ng)<uo)o;benche mo!tt pcr !'a!)u~one de! nomet

&Lde) vo-ab~)0)!o.tenghino ngtiuoldt Gtotto.Ma tw

eef
alcuni ttratu c'ho<v~o, & per certi r cordt dl bu~

na tede, fcritti da Lorenzo Gtberti ,.& da Domemco

dei Grtt)anda<o, piu to~o credo.
che'fb~e~!iuo)c' di

Stefano, che'd) G<Otto.Eg)i certamente
molto par.

<o & coftumato nel vtuere;& nella vinhta fua r~t'a-

mOM.
al.aeio~anentiQAacam~o. MaJ'o~eM grandtf

&uat
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~m~tama.Puofsi attribuire a coûui,ch<c dopo~iotto

~oné~e la~-pittura<rn grandaf3imo miglio~a3.ne'sFO: per~oneBfc ttptttur~m grandi~imo migttoramento: ptt

che nella inuenzione fu mo!to varie da toMe, & da

la maniera di Giotto. Et fu piu vnito ne'co!ori,& piu

tRimaro, che tutti gli altri & non ebbe paragone di

d<)igenxa netempi iuot. Et quegli <corti,ch'e'{ece~an

icora che canada manicTMn efsi perla di~ScHtfà del far

ii moHM0e;T)ondimeno chi ëinueOigatoredeMe pri-
me dtfncultà ne gli eferozu, mérita molto piu nome,

che coior'che feguono con qualche plu
ordinato com

ponimento.
Cettamente grande obligo fi dee a~ere a

~tefano, perche
ehi cantma al bu]Q:, & moftra la via

gli a)mt Mnc~ora;e cagioae,ctte leoprendot paisi dif

~c' di cjusiia )
da'I cattfUocMBHM) con fpazio di.ten&-

po, pe) uenga a'~ de~detaEQi&te.L.a onde colorûche

con g) ud'do con~dereranno l'opère ch'e (ece ne! tem

podett'ofcurita dcU'arte, auerannonon mancogrado

~Heiue&tiiche che bggi s'ablaia a ehiapertamente di.-

mo~rai tutnjdena&ciIMneUepiKureecceHentt. Fu

Tono)'opëre.dt Stetano~auorate nel,
MCGCXxxvii}

viffe x x x tx anni & in Samo Spirito di Fiorenza

j&j~Uafua~epbhura Tjpo~o~con ~uefh) cptta~Ro ~r:

if ,1' I~"< ,"i: :~( r~

~.TBFANO.fLORENTINO. PrCTORt fACtVNt

BJ'S IMAûrNIJtYS~AC COLORANDJt TIGVR.ÏS

~YLH! V~.Q~VAM INFERt'OM AFFINES MOB

tTt~iSt<Mt~.Ô&VtX. AN. XXXIX. F,
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VGÔLINO PITTOR

bricar le mnraghe de'conueMi)&
dette Chiefe toro;&

jn~uette predicando del continoùo;tirauano con le

predicazioni
ala ChriAtana tede & a ta butina vita, i

cuortfnduratt nelle male opere; & quegit efortauano

ad onorare i Santi di G t s v di forte che:ogni di fi fa-

bnc~ua~o cappeUe~Bc da g)iidtott faceuano dipigne

re, perdeMenodtg<ugnet'eia
Paradifb. EtcoH co-

ftoro co'l muouere gfinceUeCtt ignoranti de
gli hua-

tn<rtt,acomodaaano)e c!ue(c!oro eon bellifsimo orna

mento. Perque~o,VgoUno Sanefe pittore, fece mol

tifsime tauole, & inimité
cappelle per tuttaltalia; te-

nendo ancora gtan'ptrtseodetta. nMniera:Greca corne

gia
Vecchià in cHa &a)ieora chet~b~e~VEnuto Giot-

to,nondimeno.aueuacomecap~<o,&dur0:ama<

niera dt~Ctmabue in
grandtfstma,venerazione ,p)ù

che quella
che vso Giotto corne

ne!opere di Vgo)i
no fanno fede in Siena le tauole lauorate da lui; & fi-
mdmentc in Fiorcnza la tauola di Santa Croce allo al

tarm~ggiore, in campo tutto d'oro Et in Santa Ma-

ria nouella vn'aitra tano!a della medefima maniera;

chegia molti anni ftette a Io altare della
cappella mag

SANESE.

VFeUci~tma retadiGIotto,pertt)t
ticoloro che dipingeuano;perche in

quella i popoli [iran dalla nouitâ &

dalla v~ghezza dell'arte,che già era ri

dotta da gli artefici in maggior gfa-

dd auendo le religioni di San Dôme

nico &di San Francefco ~nito dt fa-

t,
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e!ofe<
& oggi pofta nel capitolo; & data alla Na~!o-

nefpagnuo!a, per far'quiiii la fefla di Santo Iacopo.

Dip'n~coftui moite tauolegrandt perla Italia,&- di

queRe
la maggiorparte, a la <bggtamede~ma~& mol-

te ancora ~on de la Italia, finite tutte con bcHa prati

ea; fenza v(cu eperopunto de la maniera det~uoMa-

cUro~ Etdique~enon&roiomcmoria partjcutare,

per
elfer coRu), vno di que' maeftn,,che htenne (em-<

pre
al modo deuecchLBaRi che

egli ne acquise buo-

nefacultâ, & che dtuenuto~ vecetuGuno, pocette ben

jb~entaitt&aiutarn con etïe, ne gli incommodi.che

apportafecoit piu delle volte la etadecrepita. Et'che

an'iuato a quel termine, fenza auere amtti ditpiaceri

di importanzaneUa (uaprot~Gione, pafsonna!mente
di que~a vita Fanno .MCcexxxix.Ettù lepoko in

&ena con quefto EpuaHIo~

JPf'~wD/HM~MCff~OC~~AfXO~oEMM

Ch<D<<ef~'<'M~H4f,«<'f«M~«fySp~~MMt

PIETRO LAVRATI

PITTOR.
SANESE.

RancEfsimocontento ptuoua certa-

mente
vn pittore, o quai 6.vogha a)-

troraroingegnOj.efïendo chiamato

fuori della patria tua peronorar t'at

tru! Et ~e per aduentura, quella
truouapm nobile dl coKumi,& d'in

gegnt, &
di

6cuM,
incontinente

~tutto
6 riempie di g'oia~ in veder~ premiare, accarez-

~Mre~ & Ij~gMnente onorarc. Perche puo verament~
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eo~u!,Mtcnï)monpuMr<)
conniefando mo!t! nella

propria patt'tft, per eccellenti che 6ano, ef~er poco ftt*

matt;&qua{td& ctatcunovitmente ttptndeUevo!tc

negkttt; îenza riceuere premio,
q vedere alcun fegno

d'onore: Et
per

1or mala difgrazia, vmi!! & fenza no-i

mealcuno .tbietngiacer~t
Rtceaendo tuttoit contre

rio d'ogat ioro
merito. Ancora che ci~ non aouen~e

in maniera
a!cuna a PietroLaurati pittor SanefeJlqua

iementreçhevifte, opere lodeuoli facendo pnmteïa-

mentÈ orna & onoro Siena fua
patria;indi

motte altre

città dt Totcana. 'Ecpftma alla Scala, Spedale di Sie-i

aa d'pin& in freféo due (~one~imitando !a maniera ~L

Giotto, già per tutta To~cana da infiniti maeftri

dtuu!gata
come di quel MiUe~mooggi ancora a{Ïat

HUfiMro tn dtuerC luoghi 6 vede. DImcUro net ~0 la

uorare in quel'le
due ftorie, vna

pratica grande,& ma

cftreuotmente n(o!uta molto
piu che Ctmabue &

Giotto, & gli a!tri Rati ~no a quel tempo. VedeC in

dette ngure,quando laVergine
Maria

iagtreigfadt
del Tempioaccompagnata da Giouacctuno,& da An

t[a,&f'riceuuta dat facerdote.Et pett'ahra to ipo~aiizta
di efïa~on ornamenti affai, & le fignre ben'paftDeg-

giate,
ne &0t abiti

fempMcemchte aùpotte..DtmoUro

nelle cote fue matc~, c~magninca maniera eflendo

ilprimo
in Siena, che

dipignene in t~e~co in tauola, la

uorando al modo migliore; & fëcono~cere acH aTte-

Hctdtque!!aj)uteiïerenonmenpprattco cheaHiget!-
te. A monte Oiiuetodi Chiit~n dipinfe vnatauolaa a

tempera ,poûapggt net Paradifo
diïotto la chida:Et

&Fiorenz!idn'!mpettoa!ta porta nniRrade!]a<hMfadt
Santo

Spirito,
in fuFcanto~doue oggi ftai! btccaio,di

pmfevn tal)e)hacp!o, t)cjuatcper~motbtdczM delle

teite, & per la dokezza, che Vt li vede,merita (bmm.t

mente da
ogni

artence loda & onore Poco da poi Ia-
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Horo m Cortona; & in Arezxo (cce ne!!a Badia di San

ta Fiora & LuctUa~moniftero de Monaci neri, in vna

cappella, vn San Tomafb, che cerca a CHM~ToLt

piaga;
& netta pieue di detta citti tatauoh de!!o altar

maggiore con a0ai figure nelle quali e' moRro eHet

vero&buon'maeAro. LafootuodUcepolo BARTO

toMBO BOLGHtNtSanefe;Uquatetn Siena&pec
hatia moiK tauole dipinfe;& lauoro in Fiorenza,quel
la A'e locata fui lo atrare della cappella diSan Salueflro

aettachietadi Santa Croce Leioropitturc furono

n'elloanno. Mcccxxxvitn.

ANDREA PISANO

SCVLTqR.E.. `.. ¡
1. 1

On fiori mai per tempo neiÏuno t'ar

te della Pittura, chegli Scuttori non

facefsino il loro
efercizio con eccet

lenza. Etdtaone &no teftimonii

moltecofe,a chi ben nguardj ie ope
re dt tutte le ed:S] come ci dimoftra

aiprefenteneUafu~Andrea Pifano.

HquaIeeferciMnjo!a(cu!tU!'anc! tempidiGiotto~fe
ce tanto migtioramento in tale arte; chc & per prati-

ca,&pertitudio,~u f~imatoinquetta pro6'fsione,.il

maggior huomo che aueSno auuto infinn a
tempi

fnôitTofcani
Per.ilcheda chiunqueto conob-

be furono tjhnpnte onorate & prcmiatc le opere

fue & mafsimo da' Fiorehtini che non gti increb-

.b< cambtar,Patna,Parenu tacuItati&Amict



~ARTE.T.ï

Mo~rando quélattimovalorofo,cheil piu Jette vb!t&

fuol moftrare ognidabeneArtence; quandolauoran;
do connnouamentcë, aiuta,todallaNatura,dagli huo,

ïnmi, dalla Pace & ilal
premio. Aco~ui giouo molto;

quella difHcu!ta, cheaueuano auutj.neMa ~cultura i:

maeftri che erano Rati auanti a lui. Perche aueuanQ

vfato di fare le loro ~culture fi roze, & ~do~nah, che.

ch! le vedeuaaparagonediqueUediqueAohuomo;.

aueua molto daiodad~. Et che queUe prtmefuiïero:

eotfencfanao&dealcunechetbno j[bpfataJ?Qrta dt:

San Paulo di Fh enze ,netrarco della porta principale,

de la detta chiefa & nella chiefa di
Ognifanti, doue

fono alcune cofe lauorate di
pietra.,che~enzadub-

bio muouono piu toRo gl'intelletti d'altrui a nderH,

& a farn bei~ deU&fatiche Joro che ad alcutta ma~

rauig)ta~
di ta! opère Ht certamente i' arte della

Scultura fi puo molto megiio ntrbuare, quando C.

perdeffe
to efïer de)te ftatue hauendb gti huomi–

ni il viuo, & il Naturale,che ë~tutto tondo; come vuo

le ella che non puo fArte della Pittura non effendo,

cof! prefto~o facile, il ritrouare i be' dtntorni,& la ma-

nieKLbuona per metterrinJuce.Leqpa)Lco;fe,nei!e ope

re che~anho i pittori, arrecano Mate~a,,BcHezza,Gra

zia ,.& Ornatnento. Et ebbe Andrea nelle fatichefue

grandifsimo vantaggio; eÛendo Hâte condotte in Pi-

fa, mediante le Moite vittorie,che permare,con!eJor

Galee & !egni,
ebbero i Pifani; Moite Anticaglie &

Pili, che ancora fono intorno al Duomo,& al
Campb

Santo;che gli fecero tal lume certamente:che taie non

lo potette
auere Giotto d'a le

opere
di Cimabue, & de

e!t
altri Pittori per non fi e~ïer conieruate le pitture

antiche, tanto quanto la <cuitura~Laqua)e ancora che

{penbua deftruttada'tuocht,da Ierouine,f!a![urôf

delle guerre,&
ibtterrata & traniponatain diueiR tutt4
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gTi!; SoguateÏe~opered'ognibeHo artifizio fi ncono

fce nondimeno dachi intende la duterenzia dette ma-

niere di tutti i
paeft, corne per efempio,

la
Egizzia

ë

fottile, &lunganenengure;iaGreca. ëarti6zio~a,&

dimoitb Audionegti ïgnudi;& ieteRc hanno quafï

Vnâ aria mede&na. Et la Antichifsima de Totcani &

deRomani)êbeMaperl'arie per le attitudini&moti per

gli ignudt,&peripanni;
che certo hanno caualoU

be!!o ditutte quette Pronincie,& raccoltolo in vna fo

la maniera, per farla apparire
la

pm diuina di tune le

altre. Doue fpente quefte
arti fi adoperaua ne!

tempo
di Andrea

quella,
che da Gotti,& da'Greci

gof6 era

Rata recata in Tofcana. Et egli, coudderato i! Nuo-

uo difegno di Giotto & quelle poche anticaglie che

gli
erano note, aHbttigtio gran parte

della gro~ezza

dt 6 tciaarata maniera, con )t fuo
giudizio

& comin-

do adoperare meglio, & a dare molto maggiore bel-

tezza, alle cote fue; che non aueua fatto ancora nefÏn

no akro in
quella arte, infino a tempi fuot.Peritche vi

Ro to ingegno, la det~rezza & la Pratica cominciô

nella Paria fila, cio in Pifa,ad effere aiutato da moM;

&amettere in
opéra. Laondefecea Santa Mafia a

Ponte alcune figurine di marmo, di fua mano; lequa

tig)i
recarono tal Nome,che't& ricerco, & con gran-

di(simain{tanzia,&pernon piccolimezi, divenirea a

lauorare in Fh'enze,per la
opera di San ta Maria del no

re; La.quale aueua aU'oracominctata la fabbrica det

Campantte & aueuano careflia'di maeftri,che ~cetsi

ho la Sorte, che Giono aueua
difegnate,da metterfl

nel principio di detta fabbrica. Et cofl Andrea
penfan

do~areacquittoneUa Roba,ucomeegh
aueua fatto

nella arte; <)condufÏe a Firenze; & fece !a porta dt det

to'campanile, conqueUe figurette che fono in cima di

t;ue'Ua; & di
poi &gUL)to le t~oric che~i fono intorno i
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pero
che quMtfO-, che fotto tra ta chte~a, & Tocte

del canipatiile, che H conofcono che non (ono~e. Se-

~uito (M Cu'e di fopra in certe mandorle~i fene pianet~

~etette operpde])a M)ferjcot:di?,& i~~eH? fc~nzte tut

te di marmo cio ê coh
~gurett~picc~îc & d~baHo~n

lieuo. EtacquiHatogrand?tnentept~)&ma& piu ma

eâna ,prcfeaftfc dagti opcra{tre6gure, che fona

braccia~.chc andauanonet eampanit.ej!eUeNicc!uc

fotto le finc~re & finitefuron meffe ~u da queJia ban

da, doue oggi
ftanno )

PupiUi; cio, e.ver~b mezo
gior

mo. Le <.)ua)t gli feciono
acqu!~are tanta grazia apref-

Jb.deg)t operai
che e'ti diedero aAre due altre 6gure

di marmo., deiiamcdedma grandezza; che furono il

Santo Stefano &)t antp L~t~n~oche ~n'poAt net,

,la ~accMta dt Santa Ma.na de-! p!Qre in fu le vltime can

tooatedetiafacciata. Lequa!)operecia<cunadjpe~

fe, & tutte in <teme fcciono (nnuaghi) e di quel (uo

uorare quegli che gouernauanp aU'oraJ~citta,: ch& e!

iù (acto ragi.OMfnecto frat.conioh def)'aTtede:Merca.~

tanti, di fare al ,Temp<o dji San Gionao~I, le PotTe,d)

Bï onzo~ di vna de!!e quah Qtotto atteua ~tto,~n' di~

gnc'be!!dsi[no.
Et coft Andrea prcfb.annnochiamatQ

dalla Signoria
di

Firenze,,gli fua!)ogata detta portas

per
eiÏere egh frc tanti che aueuano lauorato in~no a!

i'ora, tenuto di tutti il
piu valente di gtudicto, dl ~pe~-

.nenza, &dipratica; nonfolodi queiU che~itroua!-

uano in.Tof<:ana, ma ]n tutta t'Itaha.
Laquate oper~

lo dtfpoi&ietatntenM a !a tança, peracqu;ilar&ma St

honore Conofcendo. che quello erail
piu degno

.onot aïo tauor~che fi potefsi mai
attogareadAfte~ce,

Et cof! gli fu ta forte propizia nel Getto, che in termi-

ne di xxH-anni coduue tale operaja! perfezzione che

~t vede Et mentre
tauoeaua que~a porta,fece ancora

TabemMolo d~QAttMc tnag~;or~ Sa~Gtpua!

i. tUK.pn
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nijcon duoi angeli che !o mettono m meM, che turo

no in quel tempo tenuti cofa bellifsima. Ma per tomt

re onde mi fon partito,dico che in detta porta di brom

zo fono Roriette di baffo rilieuo,da la nafcita, & del-

la uita, fino alla morte di S.Giouanni Badfta.tequz

Iicondu<!eeg!ifeHcemente,conamore,&condi!igea
zia i l'ultimo fine Et fe bene pare à molti che in taH

morlenon apparifca quel bel difegno & quella grade

arte,che li (Uol'porre nelle ngure:non merita pero bia

6mo ma Iode grandistima~per
effere ûato il primo &

per auer auuto tale animo,di auere condotta à pertez
zione quella opera, che <u poi cagionc che gl'altri che

uennono dopo lui, hanno fatto tutto queUo di be!)a,
di difficile,& di buono,che nelle altre due porte, &

negUornametidituorI~t présente 6 ueggono. Que
Ra opera fu pofta per la fua &mma beHezza,aUaportt.
di mezo dt quel tempio,& ui flette infino à che Lore-

zo Ghiberti,fece quella che ui e al présente Et alo-

ra tu leuata, & po~a di rincontro alla mifericordia,

cioé à mezo giorno,doue ancora H truoua.Merito dH-

che Andrea per le onorate fatiche di cotati anni, no ïo

lamente premii grandifsimi,ma
& la Ctuilita ancora:

perche fatto dalla Signoria Cittadino Fiorentino &

gli furono dati vncii & magith-ati in quella citta:Et le

opere fuefurono molto pregiate,mentre che e' uine,
& dopo la morte ancora:non fi trouando netïuno che

lo paffaffe neUooperare,(!noa!tepodiNicco]oAre-

tino,&diïacoboda!aQuercia Sanefe,& di Donatel

!o,&diF)!ippodHerBrune!ie~co,&di Lorëzo Ghi

her[i,iqua!icondunbno le fculture ehe e' fecero, di

maniera,che ci feciono eonoïceee popoli,in quanto
errore egli erano ftati infino à quel tempo: dimo~ran

dofi coH:oro nelle fatiche loro piu pertetti,& rifufcitâ

doaue!I.merauirtu.cheeramo!ti& molti anni ftata
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Bafco(a,& no bé conofcita dall'intelletti degli huom!

Mt.Ette dette opere
dt Andrea furono da lui tauorate

cjrca gli
anni M cc c x x x i Lafcio a la morte fua,di-

feepoli anai,~ra quali fn GiovANNt p!!ANO ar-

chitetto,che fece il difegno & ]t fabbrica del capo fan

to di Pila ) & d Campanile
del f)uomo:Stm)!mentc

mccoLA FisANO~ che fece la fonte,& il
Perga-

mo di San Giouanni,ad onore del quaIeNiccoia fut~

no intagliati queftt uer~

.MOMtTMO~M CMf«M~M~f ff/t&MO

~bc<~M)M/«~!t~VKO/(<JP~M-

ET altridifcepo!iancora,dequa!inonaccade ~are

memoria altrimenti, (e non dire che e* eondufïe-

ro infinitecofe goHe nella facciata di Santa Maria del

Ftore di F)renze,& à Pifa,à Vinegia,a MUano, & per
tutta tialia~ne fecero piu che mohe.Di Andrea, rima

fe Ni N& tuo€g!inoI&,cheattefea!iafcu)tara:Etitt
Santa Maria Nouella di Firéze fotto il tramezo fece-

di marmo unanoflra Donna dentro !a porta allato

aHacapeitade'Minerbetti.Co~uifepc)~ Andrea fuo;

padre
in Santa Maria del Fiore Fanno. M C C C X L..

Et gli fece nel fepolcro queRo epita<So.

J~Mfy~Mf~-f~Mtf~ ~~c P~MMJf M
M~a

AfarMOff Ot« M~W~tf.tnfM ~XKfC M~M~j

.Ef/WM/M~tBfHM Mf~~OMf~ff~&

&f fe)'f,fA:<<H~MM~Mf~«/f~'0 f/f~~fo-
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BVONAMICO BVF

FALMACCO PITTOK

FIORBNTINO.

OniEecemailanatura un burteuolc,

& con
<~ua!chegraz<a~arbjto, ch'an

coranontbne~ caib,& da Htaccur.1

taggine accôpagnato ne! uiuer fuo.

Et nietedfmeno fi ti'uouano a!le uol

te cofloro G
diligenti,per

la dolcezza

de!I'amictzia,neHe comodità di colo-

ro che amano;che perrare i~att)Joro,i!piu delle uolte

dtmenticano&mede~mi.Onde~ecoRoro ufalfero la

aftuzia ch'e tor'datada! cie)o,(I leueMttbono dattoi no

queUaneceisi~dtenaic.en.en~
uecchiezze loro;& ne

gli infortuni, oue 6
ueggOBo incorrerc i)

piu delle

uo!te EtterbandoSi! capitale
di qua! cofa delle fati-

eha della
giouanezza,dmeterebbe

loro comodit~ uti

lifsima&necelfaria,in que!tempopropna,oue fbno

tutte le miferie & tuneieincomodjta. Et cet'tamentc

chi cio'fâ,s'afsicurabenifsimo perla uecchiaia, & ui-

uc con mtnor~b~pe[to,& con maggior contentezza.

Q~fto non feppe fare Buonamico detto BuiMmac-

co pittor Fiorentino,celebratodallalinguadiM.Gio
uamu Boccaccio neI~uoDecameroneJ~u eoRat ,<:o-

me <)sa,canfsimo compagno di BRVNO~&di CA-

t. AU D Rt N o p)ttori,&~otato nella pittura di buon

giudicio.Lauoro nette monache fuor della porta a.

Faenza ( luogo oggi ruinatoper farui HCaHetto) tut

ta la chiefa dt fua mano.Et per cfTere
egli figura a(trac

tane!uen:ire,comenet uiuere,rare uolte portaua il

~aanteUo e'1
cappuccio.Onde cominciando l'opeta,&
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le monache per la turata,che~atto aueua Buonamico,

~pefÏbguatando,non 6 cotentauanodiuedet)ointar

tctto.Pureauendo ilcaftaldo lordetto, che egliera
mae~romoitoua!ente di quel meilicro fe ne ilette

ro tacite a)cunidi'Ma di nuouo riuedendolo pare-
ùa toro un garzonaccio da penar colori Perche

Buonamico dalla Badeffa richiello, che il maeRro

arebbono uoluto ueder!auorate,&non lui Onde

Buonamico come huomo (aceto,& di piaccuole pra-

tica,promife loro,che toRo che il maeftro ci fbne ~a-

to,~)ie)earebbe fatto intendere, accorgendofi della

diflidéza chelemonacheaueuanodell'operafua.Pre

fo dunque un defco,& poRouene&praun'a!tro,mife

an'uittmoinctmaunabroccadadqua,
che ~eruiua al

lauoro che fuceua;& doue era la bocca diefïa pofe tl

cappuccio in Ju't manico,& col mantello il mezo del

corpo coperfe,affibbiatolo intorno a i defchi & nel

boccuccio doue l'acqua fitrae~pofe un
pennello

On-

de da una banda canfando !a turata detta tehtjle mona-

cheuedeuanoilmaefttO
de]t'opera,chepareuache di

pignc~ïe.Ma
enendoeHeuenuteindendenodi ueder

j'opera che' j&ceua, & pafÏati piu di quindici giorni,
che Buonamico non c'era

capitato,
elleno una notte

penfando che il maeftro non ci foUe, corne curiofe an

darono a uedere la pittura di Buonamico ~& ritroua-

ronoia!oro<emp)icitae<ïefmutata
in

goiTfezza. Per-

che fcornateda)taburia,tecero cercare al cafialdo di

Buonamico,ilquale
con

grandifsime riia ri riconduf-

fe ai lauoro; dfchiarando a!)e monache la differenza

€h'eradag)ihuom<nia))ebrocche.0ra quiui in po-
chi giorni lauorando fini una Horia,di ch'elle ueduro

!a fi contentaron molto,à una cofa (o]a apponendotl:
che le figure pareuano loro troppo fmorticce Per il

che Buonamico, i!qua]e auena intcib che la BadeHa
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aueuaunabonIGima uernaccia.che perte facrificio

de!)ameua(erbaua,tedtne e(ïerci rimedio ad accon-

tiar!e.che auendo uernaccia,laqual
buona

fuHe,~epe-

randoiane'colorij&toccandonetegotee'l corpo del

le figurele farebbe tornare il colore piu uiuace che

nonaueuano.dichcnefutbrmtomentreche duro il

!auoro.& egli fecele~gure piu 10~0 co'i co!ori,&a~e

& gl)
amici fuoi i) colore medelimamente manténe.

Finito il lauoro delle monache,d)pinfenei!aBadia
di

Settimoatcune)H:or)ediS.ïaeopo,a'
monaci di quel

Iuogo;â i
quali

fece infiniti~ime buirle, & moite piace

uolezze.Lauorô à frefco in Bologna
in S. Petronio la

capella de Bolognini,con moite iitoric & gran
nume-

to di figure:doue tanto fatisfece a quel gentil'huomo

che!ofaceua!auorare,cheottrea]premioche non fu

piccolo,ne acqumo beniuolenzia & amore
perpétue.

Apprefïo Rt da moitt
fignori per Itaha chiamato, per

la fua garbata mantera, & per tat- bur)e, & per tratte-

nercica!andog)iamici.PeceancorainSanPao]oj Ri

pa
d'Arno in Pifa certi lauori,& in campo

Santo alcu-

neHone)douecominoat) prmcipio del mondo.Fu

coftui fempre ~amiliare & domeltico diMafb del Sag

gio,& la tua
bottega

era del continuo
piena

di cittadi

ni,tirati dalle coRuipiaceuo!ezM,tccondoche<t ue-

de nc!!a nouella di maeftro
Simone~quando !o manda

rono in corfo,& ~mdmente nelle
g!ofLre fatte a Cata-

drino.Dicc(!cheauendoeg!ipromeiÏb in Valdimari

na a un contadino,lauorare,un San Chrifto~ano~ne fe

ce fare d'accoido con eHo lui in Fiorenza uno iftru-

!ncntorogato,chelo doucHe fare
per prezzo d'otto

ducati,& la
figura doueua effere dodici braccia. Arri-

uatoBuonamicoàtachietaper tarlo,trouo che ella

non era
piu che noue braccia in tuttal'altezza. Doue

ne di fuori,ne didentro potendo accomodarlo, fi ri-

X iii
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<oMe,po! che non ci poteua capir r<tto,di farlo dentro

in chiefa a gtacerc,& cofi lo tece.Onde il contadino li

dolfe di Buonamico in giudicio
air arte de gli fpeziali,

ma per !o Cj0tfa[to.,che*meuano6tto inGeme,fu giudi

catorh'eg)iaue~etItorto.ACa)ctna'aancora dtpin-

JeunaNoftraDonnaA~rcfco co')Ëg)toio
in braccio,

la quale finita,non potendo trarre idanan dt mano al

contadtno,uedendo6trattenere,& alla fine ucce)lare

detiberô na!er&ne.Et unamattma partitoG
da Fiorcn

xa)&aCatdna)ainu)aton,conuemiifanciuHo, che

!aVcrgmeaueuatn.cot!o,contmtafenzacoiIao tem-

pera,tn uno oriacchmo-Doue il contadmapreiïb
che

di<perato,nt0) nando per
Buotiamicode)!a prima ope

ra fatca,& della feconda ch a <are~ueua,!opag6
intera

mente.Ete~U<:onuna~)ugna bagnata lauoia tinta,

che ui aueua meHa di ~bpra,&a!)egro co' meritati da

narifenentornoaFtorenza.FeceinHnite akre burte

BuonamtCO)!equaM!ungo.(arebbe&~uor
di pl'opof!

to a raccontare,balla chele Hgurelue
furono ftimate

honi<sime,et da quegli che.dopo )ui ~ono Rati,tempre

auutempregtograndiisimo.Ftnt il C0ffbjde!!a uita

fua neU'eta<t'annii.xv!u,&da)]amUei'icord)a fo-

uenuto,in Santa Maria Nuoua di Fiorenzaordtnana

mente,tu Iepo!to neite ojfïa.,)'anno MCc ex L.Do!fe ue

ramentea mo!tt la
perd'ta

d) Buonamtco,))qua)e con

le piaceuolezze &c trattenn~ dd continuo i fuoi ckta

dm),&g)iart:e~ici~cendo~conofcerenonmenomi-
rabile nef!'artc,chefaceto neicoRumi.Ondedopoht
fua morte ta alcuno che cojf! icri~Je di lui.

F'fM~~<MKf~OMf/fM~)~M<<W~«f<M~

&e~oh°f<tf HfMO«f~<)0)'<<
loqui.
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KENZETTI PIT-

TOR SANESE.

Randtfsima fenza dubbio e l'obli-

gazione,chedouerebbono aucrdel

continuo alla nature & a! cielo, gli
artefici di beHi~simo ingegno. Ma'

molto piu grande douerebbe efièr

la no~ra uerfo ioro;ueggendo ch'e-

ghnocon tanta follecitudine, riem-

Mono
tutte le cittt di proporzionattfsime &bnchc, &

di uaghifsimi componimenri.Rt
s'arrecano~il

pmde!-

le uotte grandifsima fama, & grandifsime ricchezze

nelle cafeloronon togttendot) punto dall'arte, laquât

cofa ueramente mi{e in efecuzione Ambruogto Loré

zetti pittorSanefe,i!quate th!nuentorc moho conH-

derato nel comporrc,&
Curare in illoria le fue

figure.

Di che ne fa uero tefUmonto in Siena ne frati Minori

unaifloria leggiadrifsimamente dipinta
da lui, che

tien tutta la facciata d'un chioftro; ngurandoin quel-

ta,in c1ie:maoiera un giouandi fa frate,& in
che mo-

do egli & alcuni attriuanno a't So!dano, & qoiui fo-

nobattat:I,&~ntenxiatia!)e torche, &tmpicca[i ad

t)no atbero,&' finalmente decapnat),con
la

fopra~iun
ta d'unaorrenda & fpauenteuote tempera. NeUaquaï

pittura con molta arte contrafece dcft)'ifsimamen:e il

rabbarun~mento deit'aria,&!a furia della pioggia, &

de'uend,ne trauaglidelle figure;da teqna!i
i moderni

ïna~eMhannoImpaTato~ttmodo&it prmcipio
dël!a.

muenztone,periaqua!e corne !naGiata,anz.i prima,

metitc eg!i comëdaxione infinita.Fu Ambruogio pra.
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tico coloritore a (re(co,& nel mMegg!:M'e a tcmpert
i cotori,opero quegli del continuo con deRrezza, &

co facilita grade;come fi uede ancora nelle tauole 6ni-

te da lui in Siena, allo fpedaletto,per fopranome
Mo

na Agneta,nelqua!e dipinfe
& fini una Roïia con nuo

t)!t & bella
compo(tzione. Et allo fpedal grade,fecc

la

Natiuitâ di No~ta Donna in muro.Et ne' frati di San

to AgoRinodidettacittiilcapitoto,& nella uolta (t

ueggono figurate
di fua manoparte

delle Rofie.del

Credo.Indi nellafacciata maggiore fono tre Oo)-ie di

Santa Caterina Martire~uando difputaco'l
Tiran-

no in
untemp<o,& nel mezo la pafsion dicHMSTO,

con i ladroni in croce,& le Marie da baHb,che fb~en

gono la Vergine Maria uenuta~ meno Lequali cofe

furono finite da lui con afÏai buona grazia, & con bel

la maniera.Fece ancora nel palazzo della Signoria di

Siena,in una fala
grande,la Guerra,la Pace,& gli acci

denti di quelle,doue figuré
una Cofmograna perfet-

ta,fecondo que'tempi.Et piu fi ueggono
nel mede~-

mo palazzo otto Horie di uerdeterra, lauorate eccel-

lentemente dalui.Dicefi che mando ancora à Volter-

ra una tauola à tempera, che fu lodatifsima cofa in

quella città.Et a Mafta,!a)iorando in
compagnia

d'al-

triunacape)!alnfiefco,& una tauola tempérance
conofcere à coloro,quanto egli di giudicio, & d'inge

gno,ne)t'arte della pittura uatefte. Finita tale opera H

parti,

& a Fiorenza capitando,per tornarfene à Siena,

efiderofo uedere le Iodate opère de gli ane~Ici nuoui

Fiorentim,fece in San Procolo,nella detta città, una

tauo~a,& una
cappella dentroui le ftorie di San Nicco

!o in figure piccole
a

contemplazione de gli artefici

pittori amici Iuoi,curion di uedere il modo de!cpe-

rarnt0,& in breue tepo~come denro et pratico di taie

arte,ad ultimo fine conduite tutto illauoroche gli co

tenno
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termoitnome,&accrebbe riputatione infinita. Fu

grademente ~imato
Ambruogio nella fua patria, nô

tantopereHerperfbnaneHa pittura uatënte, quanco

per auere dato opéra gli ftudi delle lettere umane

neI!afuagiouanezza.Leqt)a)igJj ~urono tanto orna-

mento nella uita,in compagnia
della

pittura;che prati
cando fempre con literati & Hudtof!,tu da

auegit con

tttolod'ingegno~bnceuuMj&de! continuo ben ui-

fto:& fu meHb in opera dalla Republica ne' gouerni

publici
moite uolte,& cô buon grado & c6 buona ue

nerazione. Furono i coftumi fuoi molto lodeuoli, &

corne di gran Filofofo,aueua fempre l'animo
dtfpo~o

a contentarf) d'ogni cofa,che il mondo gli daua, c'l be

ne e't male 6n chc uiHe ibpporto
con gradisftma paziê

zia.Coilui co bella grazia nell'ultimo di fua uita,fece

una tauola in monte 0!<ueto di Chiufun.Furono dû

quetepitturedi<]ueH:oarteftCeneI
Mcccxn. Et

egtiinetad'Ltnni
t-xxxu:. tpiici~imamente& chri

(hanamente patso
da quefta,a!ra}[ra uita; & ~u

pianto
da tutti

9uegli che aueuano pratica con eno!ut,&t i

fuoi cittadini perl'onore, ch'egli nell'una, & nell'al-

tra fciéza aueua fatto alla pairia,de)!a morte di lui infi

nitamente,& per
molto tempo f!do!(ero,come6 fi ut-

deperla infcrizzionech'efsi gli feccro,cio c.

~M~)-<~< M~fMW~OM~fM~O/Mt

J~M MMM,SO~M&M~( <<f~C mortuos

~<fM~<tt <o-<<c Mfg~o ~ewb~

f~«~<e </fc~ Mm~ ~<( <<y.



PIETRO CAVAL

UNI ROMANO

PITT O RE

ttm fu dipintore,& chiamofsi Pietro Cauallmi Roma.

no,perfetti6imomaeHrodi MufaMO;)aqua)e arte in-

terne con la pittura apprefe da Giotto, nel lauorare

ehe aueua fatto con effo lui,nella naue del Mufaico di

San Pietro: Et fu primo, che dopo
lui i)!uminan&

oue~aarte.FM di ottima uita,& certonella fua citta,

M fempre di grandifsima utUtlA,& uifÏc reputati~imi

tnente.Coftui fece in Roma le ~e prime pitture &

dipinfe
in Araceii fopra

la porta della ~agreftia Aorie,

che fono ora
mottocofamatedattepo;&inSataMa,

ria dt Tra&euere fece mQ~tisime co(e,colonte per tut.

ta la chiefa in (reC:o. Et lauorando alla
capella mag-

eioredt mufaico,mCeme con la faccia dinanzi detia

chiefa.,moftro nel principio di tate opera,fenza Faluto

di Giotto,faperla non meno efercitare, & condurre à

fine,che .e' n faceffe là
pittara.Fece

ancora in San Gri-

to~onoperlachiefauarieRonearrefco~in piu pareti

di muro,& fi sfbrZo
fempre

di far~t conofcere, per ot-

timo difcepolo di Giotto,& perbuono
artefice Co-

~uidip!n(einSântaCeci!ianet meddimo TraOeue-

ïe~atttutMia dMe~di&a mano~poi lauorô ndt.t

R A giaftattRoma;,annip!U di~et-

cento,n6 folamente priua dele buo-

ne lettere,& dela buona gloria del-

l'armi ;ma cz.iadtO di tutte le fcienze,

& di tutte le uinu & d'ogM buono

art:e6ce:puiequadoDtO
uo!fe)edie

de uno,che l'orno grandemente.Co-
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chiera di ~an
France~co,apprefÏo Ripa

mott? a!cre co

<e. E in San Paulo fuor di Roma, fece la facciata del

Muiaico,cheu'e,&pet'knauede!
mezo u'interpofe

moheftonedelTeftamento uecchio. Et lauorando

pur
nel

Capitolo, dentro nel primo chioftro di fua

nMnomfte<<:ocond<)igenM,gtttu
dato da quei che

mtg!iorgtudtciomta!e€iïereizio
aueuano nome di

grandtËimo mae&ro.Ma
da' prelatt

fit fauorito tatme

te,che n'ebbe mfinitifsime Iode, et gt'Mi~ima ut))ità.

Perche e' furono cagione di fargli farc I.) facciata di

San Pietro,di detro 6'a le fineûfe.Tra tequati moRro

ctigrandexzaftr.iord!narta,a.u(b det!e6gure,che in

quel tempo non s'ufauano molto,i quattro Euange-

!t(ttlauoratiaboni~imofie{co,&un San Pietro,&

S. Paulo,e in una naue da lato,buon numéro di 6gu-
re:nel!e quali per molto piacergli la maniera a gt cca ef

~a mefco)6 iempre
con

quella
(ft Giotto.Et per dilet-

tarfi di dar rilieuo alle ngure~n quelle moUro il deC-

derio,che fempre ebbe in
m)g)iorav~di quello che po-

te tarte della
pittura,permoftrat~t

amator delle htt-

che,& d)]cttarfenemo!to.Labonta deHequahgii fe-

ce utile in U)M,& diede fama & onore
grjndtëi-

mo al nome,dopo la morte. Lauoro coftui in diuo'S

altri luoghi per Roma,& fuor di e(Ïa,& condotto al-

l'et~d'anni Lxxv. fenemortdima!dt~anco,prc{b

neHauorotnmurO)pertaumidjtidiqueHo,& per!o
Har continue âtale efercizio Furono le fue pitture
nel M c c c x m n. & effo fu fcpolto in San Paulo

fuor d) Roma con onoratifsime eRquie, & con cota

le epitaffto.

~M'<WHW ~9'M~Mtt PfM.t <)X'C~~<A~f «~<

Z'~HM~MWt~ ~f <~C«~ ~/f~0&.
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SIMON SANESE

P ITTORE.

i EUcHsimt H
poffono

dir gli al te~ci,

che
oltra l'eccellenza de!arte loro,fo

no il
piu delle uo!te accompagnatt

dalla natura,di gétilczza, & di bonif

~micoRumi.Mapiu
felid anco-a fi

i pofïono chiamare, quando nafcendo

al tempo di qualche dotto o raro

poeta,gli
diuentano amici Perche oltra il dolce, &

uirtuofo trattenimento della
pratica loro, nel fargli

un picclot ritratto, od'altra quat uogita cofa deH'ar-

te;(peno poi
ne

ritrag~ono
fcritti del loro purgato,et

eterno inchioRro,m todedeHe eccelléti pitture loro,

teauaH diuengono eterne,doue erano prima
mortali.

Laonde 6n che durano gli
fcritti loro,efsi medefima-

tKenteinueaerazioneetnpregionconteruano
.Per-

che le pitture, che fono in fuper~de & in campo di

co!ore,non pofïbno auere quella
eternu~ che danno

t getti
di bronzo,& le cofe di marmo allo icukore. Le

euaH
ancora che tacciano.,rccano per la loro eccellen

xa,& marauiglia & ~upore, ad ogni perfona intelligé

tein tale arte.Fu adunche quella di
Simone

grandifst

maueniura)0!tra!aii!auirtuuenireal tempo
dt M.

Fracefco Petrarca,&abbatterGmAuignoneat!a
cor

te,doueirouo queHoamorof)fsimo poeta,def)derofb

di auere taimagjnedi MadonuaLaura, ritratta con

bella grazia
dat!e dotte mani di macRt'o Simone. Per-

che auendoia poi come defideraua, ne fece memoria

ne' 4ue ~bnecti~'uno de i
quali

comincia.
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“ Pff M~ Policleto
ft~CM~S

j, C~M~& ~MjC&f fMft~<w<< (& ~«fC'tt~f,

Ëf/'«/ff0;

~M~~M~tfFfMO~PtOMC~Ot

“ C~PMfOMOM~&C~MWffM/O~?~

E T in uero quefti fonetti hanno dato piu fama alla

pouera uitadt MaeRro Simone, che
quanti pagamen

ti
gU furono

mai fatti, per le fue
opere,

&
per le fue

ttirtu.Pcrche que~t
confumano toRo,et quella men

tre gli fcritti Utuono~uiue anch'ella con efïo loro.Era

maeltro Simon Memmi Sanefe
fingulare mae~ro &

bonifsimo dipintore,& molto RImato da i prelati in

qudtempo.EtqueHonacque,perche dopoia morte

di Giotto maeRra firo,auédolo fèguito a Roma, qu~

dodipinfetanauedelMuiatCo,&t'a![re~e
cofe. Si-

mone contrafacendo la manieradi Giotto fece unaa

Vergine
Maria nel portico di San Pietro, & un San

Pietra&Sati Paulo in
quel luogo,uicino dou'è la

pina di bronzo in un mmo
fragli

archi del
portico da

la banda di fuori;& ui ritra(fe un SagreRano di San

Pietro che accende alcune lampade, à dette iue figu-

re.Laquate opera
fu de! continuo tenuta molto bella

da i cortigiani,&
da chi conobbe Simone.Ora ftando

la corte in Auignone per
li comodi et perle uoglie di

Papa Giouanni xxn. Simone fu fatto uenire in

quel luogo,con grandifsima
mOanza~Doue lauoran-

do moite
pitture in fle{co,e in tauola,,ne tiportolode

infinita,infteme con grandifsima utilita. Et ritornato

in Siena fua patria,ui tu molto ftimato~nafcendo que
Ro primieramente da t'ecce!!enti opère ~ue, & dal fa-

uore.,cheaueuanceuuto,appreHb tanti Ggnori nella

corte de!
Papa.Onde dalla Signoria

di Siena) gli
tu da

to à
dipignere nel palazzo lorojin una fala,unavergi
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ne Maria,con mo!te
ngurcattornodaquate ~n!ta che

fu,uenne in grahdifsimo nome fra gli artefici di
quel-

la citta. Et auendolalauorata in fi-efco,uolfcancora

moRrare a'
Sanc~jch'cgH

era uatcti~imo maeftro ne!-

la tempera. Et perciodfpign'endo una tauola in dette

pa)azzo,fi! cagione d[ auere a fare nel Duomo di Sie-

Ba,duebei)!(!!metauo!e,&(opra)a porta dell'opera
del Duomo,unaNoftra Donna col fanciullo in col-

lo,in attitudine garbatifsima & bella.Doue è uno ~ë

<iardo,ioHenutoinariadaa)cumangett che uoiano,

&guardanoatto'ng!uce)tt Santi,i quali intomo alla

IsJoftraDonnatanno bcllifsimo
componimento,&:

ornamcnto
grande.Coftui fu condotto dal Generaie

di Santo Agoftino in Fiorenza,doue lauorando il ca

pitoto dl Santo Spirito,moftro inuézione &
giudicio

mirabile nelle Hgurc,& ne i caualli ~tti da lui, come

in quel luogo ne fa fede la ifioria della pafsion di

'CHR UTO. Ne!!aqua)e fi
ucggono ingegno<amente

tutte le cofe lauorate da iu.(ïer)auorate con difcre-

2ione,&conbe)Iifsimagrazia.Veggon~t i ladroni in

croce rendere il fiato,& l'anima del buono e(!er pot-

t3ia in Cieio con a))egrezza da gh AngeJi, &i'a!tra co
alcuni diauoli con !'a]i,i)fenetutta rabuffata a!a in-

giu,a'ItormentodctI'inferno.Et() puodire,chebe)tif
f ma auucrtenza moftrane Simone in

quefta opera,Fi

gurandojtpiantodeg)tAnge!i intorno al CrocinfL

fo~tquateefpreHe con attitudini amarmime. Ma non

è cofa,che dia
maggior contentezza,chel uedere

que

gli <piri[i che fendono l'aria con le
fpalle uinbi)i(s)ma-

mente,& quali girando foflengono il moto del uolar

!oro.Mafatebbonomo!to
maggior fede dela eccellé

za di Simone,fe il tempo non aueiïetotM niaiabontA
di qnef~a opera,ueramente lodatifsima &beUa. Co~.

~m tauoro tre facciate nel
capitolo di Sata Mana No
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ueI!a.Ne1!a pt-ima~che e foprà h porta donde ui fi en-

tra,fece la uita di San Domenico.Et in quella che fc-

gue ucrfb!ac!ne~,rtgut'oiaRe!tgionC)di San DonM

nicopLU'e,cobattentce6tra gli eretio~ngurati pcrLu

ptcheafïa!gono!epecore,M]da
molti cani

pezzati
dt btanco & dmero, Cono ributtati,cacciati & morti.

Feceui ancora certi eretiet i
quali. conuinti nelle di-

tpute~t'jcdancu l]bn~& pentiti
f] confeHano,& co6

pafl&no le anime a la porta de] Pat'adtfb.Ne] quale fo

no motte figurine che fanno diuerfe cafe. In cielo fi

nedeiag!onade'Santi,&
lEsv CHRtSTO:Etnei

mondoqua giu rimangono
i

piaceri & (bletti uani in

:figure che~ggono,&
mafsime doane

,Tra lcq,ua)t e

Madonna Laura del Petrarcaj~efUta di uerd~~co una

p~ce~a ~ammetM (h fuoco tra i] petto & la gola,& e

ritratta di naturate.Euui ancoraia chiefadt CHRi-

s T
o~&~

à la guardia dt que!)a,tt PapaJo Imperadore,

i Re,t Cardinali,i Vefcoui,& tutti i
Prmcipi Chriflia

ni;& tra efst~acanto ad un'caualiere di Rodi,M.Fran
cefco Petrarca~ntratto pure dt naturale.tt che fece Si

mone,per nn6efcare nelle opere fue,la fama di cbi !o

a.ueua~atMtmmottate'Pfria chiefa uniuer~a)e,~ece

la chiefj dt Santa Maria del Flore di Firenze,non co-

me ella Aà oggi,ma corne fecondo il difegno fuo, egli
arebbeuoIuto&rta.NeHaterz~ facciata che

è quella
dello aitarejfeee ta

pafsione
di c H R t sir o che efce

di Ierufa!em)& con ]a croce fu ta IpaUa fe ne ua al mq

te Catuario,& con etïb un popolo grandifsimo che lo

accopagna.ApprefÏb toeHereIeuatomcroce nel me
zo de Ladroni,con tutte le altte appartenenze di que
Sa.tftoria.NeHa aua!eiono Cauatti & diuerfe co~

Olottoconfiderate.periainuenxione.Euui
ancora lo~

~pogUare il Limbo de' Santi Padri, con aduestimenti

SOR da maeHro
di quelle età~ma

da moderno & eonË
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tkrato.ConCiona che pigtiando
tutte le facce, con di

!igenti<sima o{Ïeruazione,(a m cia&una d)
quellé,

di-

uerife iftorie,fu per un monte. Et non diuide con or-

inaméti tra ftoria & ~ona~comc hanno ufato dt (are i

uecchi)& co éfsi,molti moderni,che fanno la terra <b

praï'ariaqùattro,ocinqueuo!re;come
é la

Cappella

tnae~iore
di auefta mede()ma chiefa,& il

campo fan-

todiPi&.LauoroconStmotiein aueftaopera HP-

po MEMMi fuofiate!)0ji!quatefebennoerainque
~aarte,q<ialefu!oecceHente Simcne,feguitô

nondi

meno quanto piu pote
la manieradel fratcHo:& tené

doshcompagntafecpro moite cote a frefco in Santa

Croce in Fiorenza,& in Pifa a' frati
predicatori di

Santa Caterina la tauola dello altar maggior e, e in Sa

Paulo a Ripa
d'Arno in frefco,figure,& ftorie bellifsi

me-Et a Sienatornati cominciô Simone una opéra co

lorita grandifsima fopra il portone di Camollia, den-

troui la coronazione dt NoRra Donna~co innnite Fi

gure,taqua1e,&prauenendog1ii]na grandifsima infir

nMta~rtmateimperretta,&egti
uinto dalla

grauezza

diqueHa,pa{so
di

<~ue~a tuta l'anno MCccxLV,

con granditsimo dotore di tutta la fua citta,& da
L t

po iuofratettogtifn djta onorata ~epokura in San

Francefco dt Siena.Coftui diede col
tempo

fine à
par

te
deU'opere,che

Simone aueua tafciate imperfette,&
in Santa Croce di Fiorenza dipinfe d ue tauole, & al-

tre in buon numéro per tutta Itatta.Vifîe coflui x 11,
anni

dopo la morte del
<rate!Io.Et!'epitairto di Si-

mone fu quefto.

StMONt MEMMIO PlCTO!VM OMNIVM, CM

NIS AETATIS CELEEERRIMO. V!X. AN. LX.

M EN.0. D. UI.

TANDBO
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PITTOR. FIO-

RENTINO~

GH e veramente vna vti!e&be!!aco'

ta,quando6vedem qualche pacte,
premiata vna vmù ]argamentc:&

o-

norato colui che Fha~Perche infiniti

ingegni,che tal vo!ta dormiTebbo-'

no,eccitati da
que~o inuito, li sfor-

zano con ogni tnduMa.non fbtame

te di apprendere quet)a;ma:dtveniruideniroecceUcn

ti;per fbtieuar~
a

quaiche buon' grado,o
di onore o di

taculta.Et per la.gloria,et per I'utiie.,6 dttpogono
cer-

t0tatmctc,che e'no ~curanodt
qt!e'diïagi,&dj quel

ie~ttche,che ~'patiicono'ncHooperar~Anzt
efercila

doGdet cotinuo onorano le Patrie loro & Je alti ui,in

vna maniera che bene fpeno arncch.Hcono < loi o dr-

~ccdenti; & dano principio alla nobilta delle loro tami

gtie ne!!a
medefima

guiia che fece Taddeo di Gaddo

Gaddi pittore FiorctinoJt
quale dopo

la-morte di ciot

to fuo maeftro~rimafc valente nella Pittura & dt giu-
dizio & dingegno grande, fopra ogni altro fuo condi

&epoto;coineafïaifnant(eR:amente dimoftranorope-
Te. NeHequa!i(tuedeunacertataciMta,auutatnque
tempi da la natura~motto piu che da !o Rudto della ar

te,come in Giotto ancora &cono~ce.Sono in Fioren-

M
gran' parte delle opere

di coftui~& parucutarmen-*
te nella chiefa d) Santa Croce:t)bue ne'fuoi principii

lauorô
la

capella della
SagrefUa,tnHeme

co'ftjoi com-

pagm
gu d)(cepo!i de! morto Giotto.Et nella

Cappel
de

BaronceUi,donedpredeHO Giotto auca fatto la
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tauo!a
tempera

lauorô Taddeo a (refco net mure at

cune Aorie di noftra Donna,che fono fiate tenute bel

le Dipinfe anchora fopra la porta
della (agre~ia~

la

fioria di Chri~o députante co dottori nel tempio
la

ouate
fu meza rouinata piu tempo ~,per

mettere una

eornice di
Ptetra ~bpra ta

detta porta.
Neita medeG-

tna chiefa dipinfe a trefco la capella
de' Bellacci; &

quetta
di Santo Andt ca,aHato ad vna delle tre di Giot

to:&tnquc0a~ece tESv CHmsTO quando chia

ma Andrea & Pietro, da le teti & la crocififiione di

cHo Apoltoto~ofa
veramente & alloro cli'ella ft fini-

ta:& ne' giorni prefenti ancora commendata & loda-

ta molto Fece fopra la porta
del fianco, fotto la fe-

poltura
di Carlo

Marfupini Aretino,vn' Chriflo mor

to,con le Mai'ie,tauorato a frefco, che fn todatitsimo.

Et fotto il tramezo che diuide la ct)ie~a,a man (!niRr~

fopra
tt Cruci~~o dt

Donaio,dtptn~e
a frefco vna ûo-

ria di Santo Francefco,d un* mifacoto che e* fece cade

do vn fanciuUo da vn verone & morendo ~ubtto &

-Santo Francefco tn ~xa apparendogti,)o rifucita. Et

in que~a
Aoria rttratïe Giotto fuo maefiro,'Dante

Alighieri,
& Guido Caualcanti de quali fempre fu a-

micifsimo. Pertadetta chiefa feceancora in diuert!

luoghi motte figure,
che fi riconofcono dagli Artefi-

ci.Etal1acompagntadettempio,tttabernacotoin~ut

tanto della uia del CrociSnb.ne) quale dtptnte vn bct
lifsimo dépose di Croce NetchtoOrodtSantoSpt-

rito lauoro' due (tone
negli archettiattatoa! capitoto,

molto ben cotonti~ nel'uno de'quali rece QUMo G)U

davende Chtif~o; & ne)t'a!tt0 ngurola cena
dcgti

ApoUoti.
Et net mfde(!mo

luogo, foprala porta de!

Refettorio, dipinfe
un CrociMb con atcuni fantt.,&c

cendo conofcere a gli altri che quiui lauorarono in ta

te arte~fe eSere de' yeri & buoni imitatori della manie
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Z le

jra di Giotto auuta da lui m g)-andl(!)ma venerazione.

Dipinfe a Santo Stefano del Ponte vecchio,la Muota~

& la predella dello altare maggiore con grandifsima

~It)genz)a:&neUoOratonoae
San Michele in orto~

lauorô molto bene vna tauola d'un Chriflo morto~

che dalle Marie e pianto,& da Mcodemo ripoHo nel-

la ~epoltu~a molto deuoMmente. NcHa ehieta de fra-

ttde' Serui dipinfela capella di SanNico!o di quegli
del palagio;con Ij~o~ie di quel Santo Doue con otti-

mo giudizio & grazja,p€r vnabarca quiui dipinta,di-

taoUroa~Ïatchtaramente~come egh aueua notiziain-

tera~del tempeflofo agitar'del mare; & della furia del-

la-tbituna. NeUa quale menîre che i mannari votano

la.naue,& in mare gettano le mercazie; appare in aria

Santo Niccoto,& gli libera da quel pericole:opera cef

to-molto lodata. Fù condotto a Pifa dalla comunita,

doue nel Capo tanto (ece In i~orie tutta lavita del pa-
tientifsimo Giobbe & nella medefima città nel Cio"

~ro di San Fraocefeo, vna noûra donna €& alcuni fan

ti, la quale è con molta ddigenza lauorata & condot-

ta Ritornoa a Fiorenza, & dipinfe il trihunale della

Mercatantia Vecchia ~jteMa qualtifloria, con poeticà
inuenzione figuro il tribunale de' fei huomini magi-
Sratodi dtttacitti;i quaIIAanno~avedere cauate la.

lingua alla Bugia dalla verita: la quale e vefiita di velo

!u.to ignudo; & ta Bugia ammantata di nero ~.tcntto'

fotto a quefte figure ver~t che {eguono;-

.L<~HM.«cW<</Mfubbidire

~&~Mf<ïGr~?<~M~fKO~~<

C''<«'<f/t~H<tft/ft/<(~<t&M~M~.
Et fotto,la Horia è vno epigramma in nome fuo COi!'
fcritto.

T'<~o
y«f~o ~/f~o

P~CMffCt/~osmM~e.
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F& fattogli allogazionc in Arezzo, di alcuni lauori in

frefco, i quali ndu~Ïe Taddeo con Giouanni da Mila-

no
fuo dt(cepo!o

a l'ultima perfezzione & di queM

veggiamo
ancora nella compagnia

delio Spirito
fan-

to, vna floria nella faccia dello Altar maggiore den-

trouttapa<stonedtCHRtSTOc6motticaualIi,&iIa-

droni in
Croce:cofa tenuta bellifsima per

la confide-

raztone ehe p mo~r.o nel metterlo in croce. Doueib-

no alcune ~gure, che viuacifsimamente efpreHe dt-

moftraoo !a rabbia di eîst Gtudel.tirandolo alcuni per

le gatpbc con vna func:altri porgendo la ~pugna,
& al

tnjnvarieattitudinucomed Longmochegti panait

co(tato,& i tre foldatt che fi
gluccano

la vefte;Nelvi<

ib de' quali fi fcorge la fperanxa & il timore net trar-

re i dadi H primo di coRoro armato, HA in attitudine

difagiofa:afpettando la vo!ca fua:& fi moftra tanto bra

moio dt tirare,che e* non pare che fenta il
difagio.L'at

tro inarcando le

ciglia,

con la bocca & con
gli occhi

aperti ,suarda 1 dadi per (o<pett0 qua(t di fi aude &

chiaramente dimoftra a chi !o conudera, il btfbgno &

la voglia che
egli hi di vincere. Il terzo che tira i d.t-

di, fatto piano de lavelle in terra, col braccto tremo-

tantC) pare che accenni ghignando, votere~piantarg)t.

Similmenteper le~acce,de)ta chiefa veggono ftone

di Santo Giouanni euangeitRa, & attre cofe per !a cit

ta. fatte da Taddeo, che Cricono&ono per di tua m;t-

nodachihagiudtzioneH'arte. Veggonf! ancoraog-

gi
nel Vefcouado,dietro a!!o altare magg)0re,a!cune

RoriediSaato Giouanni battftaj le quali con tanto

marauigliofa maniera &difegno (ono lauorate,che 10

fanno tenere mIrabUe. In ~anto Agojftino,a))a cappel-
la di Santo SebaHiano,a!)ato alla ~agreftia,teceAorie di

effo martire,& vna difputa dicHRiSTOCoi dottori,

tanto ben lauorata & jfmita, che è miracolo a vedere
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la beHexM ne cangianti varii, & la grazia ne colori di

qucfte

opere,nnne per ecceUenza. ln Ca~entino~trans

kritoftaHaiIodeHa Vernia,dipinfela cappelladoue
San Francefco riceuette le Himitej& Iacopo

di Cafen

tino diuenne tuo difcepotoin queRagita.
Finita ta!e

opéra j indeme con Giouannt MUaneie, fene tornô a

Fiorenza,doue nella dtta,& di tuoi~fecero tauole &

pitture a(ïat(sime,& di grande importanM.Ec in pro-
ceffo di

tempo lauoro &guadagno tanto,che faccen-

do capitale delle faculta
fopra ogni

altro che in quet-
t'arteft efercitaHc ne

tempi fuoi, Diede principio alla

ricchezza & alla noMItadena fua famiglia.Fu Taddeo

tenuto fauio, &mo!todiic]-eto,& da fuoi cittadint

grandemente
onorato in vita. Co' difcepoli fuoi fù

piaceuole
& faceto,& per quefto

amato da loro tene-

fHstmamente. DipinfeinIantaMarMnoueItadtFio-

tenza il capitolo dt
quel conuento a)logatog!t dal

pno
re di quello,

con la inuenzione delle pitture che e ci

voteua. Bene è vero che
per

enere il lauoro grande,
& per elferli fcoperto in quel tempo che e <! faceuano

t pontt il capitolo di Santo Spirito, con grandifsima fa

ma di Simone Memmt che to aueua dipmto,venne vo

gMaatdetto priore, di chiamarloa !ametad< quefla
op&ra~&

!o confericon Taddeo. Il quale
ne fù molto

contento,perche fommamente amana Simone, cume

eompagno & amico (uo,aUeuato(i con endui tjnciul

iettOja* teruiz'i di Giotto.& m okre conotceua & pre

giauamolto la fua

virtù. Animi veramente gcntib &

~irtti nobilifsimi, che fenza emulazioae o ambizio-

neatcuna~'aternamente amauano l'unl'akroiGoden

do dello onore & del pregio alti-ui,
comedel fuo

pro-

prio. Fu
adunque (parMo iHauoro,Dattdone tre tac-

ciaie a Simone ( corne 10 difsi nella fua vita ) & a Tad

deo la facciata iln~ra ) & tutta la volta:la qua!e fù di-

Z iii
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uifa da lui in quattro fpicchi, o quarte,(econdogli ah
dari dieiïavotta~&net primo fece la rc~urre~slonedi

Cliriflo,doue pare che e' vo!eue tentare,che lofplen-

doredel corpog!orincato,tace(Ïe !ume,che appanfce
ancora in vna Cttta & in alcuni fcogli di monti Ma

non leguito di farlo nelle figure, & nel reflo;dubitan

don forfe di non lopotere condurre, per la diiEcukà

thé e' vi cono~ceua. Ne! fecondo ~picchio~tece t E !Y

C H m T o ctK h bera San Pietro da't nattiragic~doue
fono gli Apoftoli che guidanola bMca certainëte mol

to beg)i:&fra le altre co~e,vi fece vno chc in su la riua

del mare,pefca a lenza~con grandifsima an~xzionc,CO

~a~ttaprimada Giottoin Roma,nel mu<aicodeUa

mauedt Santo Pietro.Ne!terï.odipintetaAfcenuone
di ChriAo, & nello vltimola venuta dello Spirito Saa

to doue fono i Giudei ala porta che ccrcano volere

entrare.&vi veggono~moho belle attitudini di ngu

fCjNeHa &ccia dt focto fono le fette fcienzie,con'l i ça-

ratteri di queUe cioe la, Gramatica in abito d'una

Donna,con vna porta che infegna ad vn putt&, & fbt

to lei a {edere Donato &rittoreJ)t c]ue!)a ~egue la Ret

torica,& a pie di quella,vna figura che ha.due mani a

jibri, & vna terza mano fi trae di (otto il mantello &

fe la tiene appreub alla bocca La logica ha il ferpëte in

mano ~bttodt vn ve!o,& a pie fuoi Zenone Eteate che

!egge. La Aritmetica tiene le tauole dello Abbaco, &

fottoleifiedeAbramo inuentor'diquelle. La.Mu~.

ca ha gh inftrumenti da fonare, & fotto lei fiede Tu-

balcaino che batte con due martelli, fopra vna Ancu~

diae,& fta eon gli orecchi attenti a quel fuono. La.

Geometria ha ia fquadra & le tcfb, & a fuoi piedi fie-
de Euclide. La A~rotogia ha la sfera del citio )n ma

no,& a' fuoi piedi fiede Atalante. D~l'altra parte teg-

gono fette icienze Thcologiche, & ciafcuna ha fotto
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di (e quelto Rato~ocondizione di huom!n!,che più ~e

!e con uiene. Ne! mezo & piu a!to,e San Tomafb J A-

quino che dt tutte fu adornato, & tiene legati fotto i

fuoi piedi gli Eretici,Ario,SabeH!o & Auerrot!, &

intorno dtlui tono,Mofe,Pauto,&Giouanni cuange

URa,& alcune altre figure, foprale quali fono )e quat-

tro virtu cardinj!i,& le tre
Tcologiche,

con altre inS

nite con~derazion), e~preHe
da Taddeo con

difegno

&gramanonp)ccoia,&puo~i
diredt

que~aptttura,
che ella e la piu conferuata, & la

piu intefa di tutte

quante le cofe fue NeUamedeGmaSanta Manano-

ue!ta,(bpra il tramezo della chiefa, fece ancora vn San

toGteronimoveMto daCardinale, auendo egii diuo

Xtone in quel Santo, &
perprotetto~

di fua cafa eleg-

gendolo,
rotto il quale Agnolo fuo figliuolo dopo

la

morte di Taddeo,fece fare vna
lapida di marmo, con

l'arme loro,per fepoltura de difcendenti.
A'quali San

Gieronimo Cardinale,per la bonta di Taddeo,h~ Im-

petTato
da Dio, ~a etezztone de' Cherici di Camera a-

poftolica de'Vefcoui & in vltimo del Cardma!e.

t quali
mttt nell'arte della pittura & della (co!tura,ha-

no

~empre

(timato i
begli ingegnK &

quegli
con ogni

tfofzo toro duorito. Fina~ente eilcndo Taddeo

venuto in età d'anni cinquanta, d'au-ocitsima febbrc

pcrcotÏb pa~so di quefta vita l'anno Mc c
c L. La-

fciando Agnolo fuo figliuolo & Giouanni, cheatten

deftero alla pittura,raccomandandoli
a

Iacopo dt Ca-

fentinoperli
coHumi delviuere; & a Gionann) da

Mttano per gli ammaettramenti dell'arte, Per il che

GiovAUNt MiLANBSt, mentre che
infegnaut

loro, fcce vna tauola, che è ancora oegi poftaiti
Santa Croce in

Fiorenza,
chefu fatta allo altare di

San Gerardo da vitta magna.x 11 t.anni dopo
la mor-

te di Taddeo fuo mae~ro. Hquate con quella fjci-



~AKT< &

tita che piu poteua !nfegno fempre i mo<Ït de!!t pttttt-*

ra a' difcepoh di eHb Mantenne continuameme

Taddeo la maniera di Giotto.ne pero molto la
mig!io

ro,<a)uo che il colorito Hio, fu piu frefco & piu viua-

ce che quel di Giotto, auendo egli tanto attefo a mi-

gliorare
tutte le altre parti, & l'altre dtiïicntta di

que-

Haarte.Etancoracheac[ueRabajjne,nonpote pero
auer' grazia

di furJo. Laonde auendo ucduto Tad-

deo, quelche era facilitato in Giotto, & imparatolo

potè
auer tempo dt aggiugnere facilmente, & di mi-

gliorare quella,nel colorito Fu
egli

con tenerifsime

lagrime
da

Agnolo & da Giouanni fuoi figliuoli pian

to,& in Santa Croce nel primo chioftro,datog!ifepot

tura,non ceftando inSniti amici & artefici compor'
fo

netti & epigrammi
In fua lode,lodandolo ne coRumi,

nel giudicio,& neU'arte~tattto quanto ancora !o loda-

rono nella efecuzione buona, che' dtedc al
campanile

di Santa Maria del Fiore deldi(egno]a(ciatog!i da

Giottofuo maeftro ~11 quale auendo fatto la pianta,
andodtakezz~braccia c x Lim. &di maniera A

tnuro ~che non puo piu commettcrn piètre
con tanta

di!igenxa~&
e fttmato ta piu.bella torre per ornamen.

to & per ipe(a,del
mondo~ Lo

epitatRo che feit fece

f~que~o.

jHocHKo aEr/~ofty~ J'Awc~M/c/<.M

y<MfKff:ftf ftT~t NtM~Of«~f M!<N'~

ANDREA
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AN DR EA DI CIO-

NE ORGAGNA PIT-

TOREJET SCVLTORE

FIORENTINO.

Are volte e vno ingegnofo & valen-

te,che non f!a ancora accorto & faga
ce: ne mai la natura parton vno fpir-
to in vna cofa eccellente che ancora

in moite non operaHeil medefimo;o

verodeHeakruino tuHe atmenom-

teHigentifsjmo come fece nell'Or-

gagna, ilqualefu pittorefcultore architetto&poe-
ta. Dimoftrofsi coRui molto valente nella Pittura;

& di auere di
quella gran* pratica & nella fcultura 6-

niilmente corne ancora le ~culture fue ne poftbno far

(ede.& neDaArchitettura, tabernacolo di Orto San

Michele,& nella
poeHa a!cunHbnetti,che di fuo fi leg

gono ancora, fcritti da lui gia vecchio al Burchiello

atl'ora giouanetto Moftrofsi molto accorto nelle

fue operazioni,&vedefi efp)'eitamente,che mai non G

pane
da'! buono,chi nafcendo con effo, nelle azzioni

Cje,non mai cofa che nô 6a con buon gaibo, & con

beHifsimodifegno. Il che mofho lo
fptrito

del garba-
tifsimo

Orgagna,il quale
fece il

principio
delle pittu-

re fue in Pifa,che fono alcune florie in Capo Santo,al

lato a
quelle dt Giob,che furono fatre daTaddeo Gad.

di. Fece in Fiorenza la capella grande di Santa Maria

Nouella de Tornabuoni,ridipinta nel. 8 da Do-

tnenico Ghiitandai, il
quale

ne trafÏe moke inuézioni;

dt cofe che in detto
operar* 6

{eruî. Fece ancora in det

Kchiefa!acapeU.idegU StrozZtjCon BE&NAB.oo
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tt)offjteUo,v!cinaaHa porta d<:t!a racreflia, chefate

vna fcala di
pictra,neUa quale

tauoro vna tauola atem

pera,doue pofe il nome fuo Et neitJracced) e0a 6-

gurô
i'tnrerno &i cerchi,& le bolge dl Dante, dilet-

tandofi,côn ogni Hudio cercare di tniendcrio.tn San-

to Romeo fece vna tauok, & a Santo Apollinare con

Bernardo predetto fini a (tefco)a facclata Rior' deUa

chiefa.. In Santa Croce di
Fiorenza, dtpinfe

!'In<erno

il Purgatorio & tl ParadtfOjCon tnfmite figure. Nello

tntemodetlaquale opeTa,nttafïe,tiMto
da vn Diauo-

ldtlGuardtme<Ibdetcomune,con tregighro~tfo-

pra
la berretta,perche

io
pegnoro,&

il notaio & il giu

diceancorachegli dette quella
ientcnxia. Fece in

San Michele in orto,!a cappella della Madona lauora-

ta dt marmo da vno a)tro fuo fiatello che era fcultore,

& condotta at fine da lui,nella fcultura,& Ardmettu.

Ta.NeDa quale opera dietro alla Madonna.tecc di me-

Ho rilieuo vnamorte di noUra Donna &]'~(Ïunzton*

&a & appr<i!b
alla 6ne della rtoria,a man Cniftra ri-

traffe {e;H quale e vno che hl il vifo tondo & piatto~

~o'lcappuccioauuo]toa!)atefta: &&cioaia)ei0ona

tntfeiHùonome ANDREAS CIIONI PICTOR AR

<;H!MAG[ïTER. Trouafi <}ueHa opera effercofla,

<ra !o edi6zio di fuori i marmi della capetia, & altre

che
in eHa fbno,& it magiRerio L x x x V i. mita

6orini. La onde per l'architetfura & fcultura di cosi

fatto lauoro, con
reputazione

& gloria non piccola,
viue ancor oggi la fama ~ua. Viaua t'Orgagna feriue-.

re il nome nelle fue
opere:mane!)e piKurc,diceua,An

dreadiCione~cuhore, &ne!!e~cu)turc, Andrea di

<~ionepittore, volendo éhe la pittura~I fapeffe nella

C:uttura,& ta (cuitura ne!)a pittura Sono
per tutta

Fiorenza in6nite tano)e,{un:e da lui, &
parte da Ber-

~Mrdo fuo fratello,Il quale poco dopo la morte dl An-



ANDREA OR.GA;GMA

Aaa n

d) ea chtamato a Pita, fcce FInferno di
campo fanto,

imitando le inuenzioni de!jo0rgagna.ln San Paulo a

npa
d'Arno rifece di molte iftone, & tauole per mol-

techiefe,& ne! fuo dimorare in
PHa,in<egno t'arte del

JaPJtturaa&ERNARDO NELï,o di Giouanni Fal-

coni Pt<ano,ti quale lauoro le tauole che fono nel Duo

mo, della maniera vecchia V]i!e Andrea
Orgagna

annit-x.&nei M. ccci.xxxix. 6nii!coffbdjaue
~a vita. Le cate ~tF erano in Fiorenza nellavia vec-

ehia de' Corazza~& ebbe in fu la fepoltura il
feguen-

te epitaffto.

~<CMCCf~N~<M,0'MOM~?t<MnOf~'A<'<'

~fyfyMf~f~M~~MM/fMM/Mfe.
Rimafedopola morte fua vn fuo nipote chiamito

MARtOTTO, il quale fece tn Fiorenzadt
pittura a

frefco,il Paradiib di Santo Michele Berteldi nella via

de Serui, cercando di imitare in ogni azzione
l'opere

lodeuoli deti'O) gagna.

TOMMASO FIO~
RENTINO PITTORE

DETTO GIOTTINO.

Vando l'arte della Pitmra~ c
prefa tn

gara ,& efercitata da gHetnoiicoa

grandifsimo Gudto quando gli
artefici lauorano a coneor) enza; ien

za dubbiotruouano ogni giorno gli

ingegni buoni nuoue vie, & nuoue

maniere, per fatisfare a' SH~t & alle

Totontà di chi gli vede gareggjare nella aKe. Chi

v.fa di potre in opera cofe ofcure &
inu~taie

& in
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auel!e mo~rando la din'tcutta del fare,nelle ombre det

colore ta cono&ere la chiarezza dell'ingegnoi& chi la

uora le dolci & le d)Hcate,& penfando quelle renderfi

piu facili a gli occhi nella ditettazione,rà il medeGmo;

& tira ageuolifsimaméte
a se gli animi della maggior

parte
de gli huomint. Ma chi dipigne vnitamente,&

ribatte vntramente a fuoi luoghi i lumi i coîori, &

Fombre delle 6gure,merita grandifsima iode, & mo-

fira la den.rexxadeH'anitno,& i difcorfi dell'intelletto,

come con dolce maniera mofttofemprc nella
pittura

Tomafb di Stefano detto Giottino, difcepolo dt Stc-

fano fuo
padre,& prontifsimo

imitatore di Giotto,&

jt) vero;che ne cauo oltra la maniera molto
piu

bella di

queUa
del fuo maeftro il ~bpranome da' popo]i & (&

chiamatodatutti Giottino,mentre
chee'VtHe.Etper

tal cagione era parer di molti, i quali furono peroin

error'grandi6imo;chefbne figliuolo
dt Giotto.efÏen

do (corne abbtamo detto) Tômafo
figliuoldi Stefano

& non di Giotto. Pu coRui nella pittura (I dihgenK,
& di quella tanto amoreuole che fe ben'molte opere
31 lui non li ritrouano:non dimeno quelle, che troua-

te fi fono,erano buone, & di bella maniera, & degne

d'ogni gran lode
Percioche i panni~i capegli, & le

barbe~&ogni fuo lauoro,furono iauorati, & vn)ti c&

tanta morbidezza~&: con tanta d))igenza;che cono-

fce,ch' egli aggiunfc fenza dubbio l'unione a
quefta ar

te,molto piu perfetta,che non aueuano Giotto, Stefa

no, & gh altri pittori neU'opere loro
Dipinfe nella

fua giouanezza
in Santo Stefano dal Ponte vecchio in

Fioréza vna cappella
a lato alla porta del fianconella-

qua!e i~ vmidita ha oggi guafto la
maggior parte det-

le fue ïatiche:pur vi Hvede deQrezza grande. Pô! fe-

ce al canto a la Macine ne' Frafi Ermini, San Cofimo

& Damiano;iquali fpenti dal tempo ancor* efsi, oggi
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veggono-Rifece
vna cappella in Santo SpintO

di detta citta, inanzi che !o incendie !o
ttruggeHe &

in frefco fopra
la porta principale

della chiefa,la f~oria

dello Spirito
Santo:& fu la piazza di detta chiefa, per

ire al canto a la Cucu!ia,tut cantone del conuento de

frati, quel
tabernacolo ch' ancora vi fi vede con la No

ttra Donna & altri Santi darcorno~con alcune leftc,

lequalitirano
forteala maniera moderna. Q~nui

cerco variare & cangiare le carnagioni, & 6mi!mente

moftio accompagnar nella
varietà de colori,& ne* pan

ni, & con grazia
& con giudicio

tutte le fue figure

Lequali mottos'ingegno correggere, & fuggi quegli

errori,che tpe~ïe volte all'occhio,dâno cagione di btaft

mo,a) giudicio
di molti. CoH.ui medeftmamente Ia-

uorôin Santa Croce la cappella di San Sa!uefb-o:ne!

quale
fi veggono

l'iftorie di GoH:antino,&tK con
pu-

litezza & con grandifsima dijigenza. Fece ancora

in San Pancrazio a)!'entrar della porta alla
capella del-

la Madonna vn CHRis-ro, che porta !acroce:&a!-

cuni altri Santi dappreffo:c'hanno efprefsifsimamente

la maniera di G)0tto:8: molto leggiadrifsimamentc
fono aiutati dalla vnione, che' diede

fempre alle cofe)

che'fece. Era in San Gallu fuor' della
porta in vn'

chio~ro de' fi-ati,vna Pied dipinta a frefco, oggi roui

nata & per terra, pur n'c rimaRa vna copia in San Pan

craziogia decto in vn piMro,accato alla
capella mag-

giore. Lauoroa frefcoin Santa Maria NoueHaaît.t

capella di San Lorenzo, entrando in;chiefa perla por-
ta a man' deftra,net)a facciata dinanzi, vn San Conmo

&Sah Damiano,& in
ogni Santi vn San Chri~orano,

&vnSanGiorgio,chedatIa malignitade! tempo ru-

ton
guafli,& rHatti da altri

pittori, per ignoraza d'un'

Propoflo balordo,& poco di tal melliero intendente.

Dipinfe ancora nella torre del
pa!ag!o

del
PodeAa, il

Aa iii
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DL!cad'AtcnC)& ifnoUeguaci
con l'arme )oro&t~

to a i
piedi,&

con le mitre in tella,fatti coli
dipigner~

a Tomafbda! publico,per fegno deHa)ibcra[apatria~
& non per ahro.

Indi fece alle
Campora fuor della

portaaSanPierGattoiini ,SanCoGmo&
Damiano

nella chiefa oggi guafii per imbiancar la chiefa. Et al

Ponte a'RomttiinVa)damoit il tabernacolo, cheein

fui mezo murato, c6 bella & (re~ca maniera pur di fu.t

mano, T)oaj~perropcnionedimoiti,checio fcnC.

fero,che Tomato attefe alla fcultura, & in
quella arte

lauorô vna ftgu~a
di marmo nel Campamle di Santa,

Maria dd~ioredi Firenze di bracciaquattro~verfb

doue oggi
fono i PupHii. In Roma Hmilmente con-

dut a buon r!ne in San Giouanni Laterano una ~o-

ria, doue ~guro il Papa in piu gradi, che oggi anco-

ra ~1vede cofumata &roia dal
tempo di mah~ima for

te. Dicono, che Tômafb tu perfona maninconica,

& molto fbiitana~ma nett'arte amoreuole & ~udiottC.

Cmo,comeapertamente~vede in Fiorenza nella chie

~adi San'Romeo, pervnatauo!a)auoratada)uiatem

pera,contantadHigenzia
&amore,che d) tuonon~

c mai vlfio in legno,cofa me' (atta. Quena tauola e

po~aneitramexodi
detta chiefa aman'deUra, E t è

vm dmtro vn' c KR i ï T o morto,con le Marie intor-

no,& co' Niocodemi, accompagniatidtaitre~sure,
le quali

con amaritudine & atti dolcifsimi & affettuo

~,piangono quella morte;torcendo<I con diuer<<
ge~t

di mani, & battendo~ di maniera;che nella aria dcl vi-

fo,fi dimoOra anai chiaramente i'a~pro dolore, del co<.

~ar* canto i peccati nofiri. Et è cofa
marauigliofa a

confiderare,che e'
penetraSe

mai con lo
jngegno, in fi

altaimaginazione, Q~fta opera eïbmmamentede-

ena
di Iode non tanio per

il
fuggetto deHainuenzio-

pe, quanto per
auefc egli moilrato in alcune tefie ch~



TOMMASOMOt.ENTtNO.

piangono,

che ancora che il linéaments~! Hûrca nel.

îe cig)Ia neg!i occhi,nel nafo,& nella bocca di chi
pM-

gne;e
non guafta pero, ne altéra vna certa bellezza,

<he fuot* molto patire
nel

pianto
da chi non sa vaterf!

de farte. CoRut non H curô a!trimenti, di trarre de

le fue fatiche quel premio;che mo!tt de nonri artefici,

tUmanooggHbpratafania. -Dellaqualeveramente

& aHai più auaro Tômafo che delle ricchezze & de i

comodi nella vita. Et del fuo viuere poueramente

contentandoG, cerco con ogni
fua

dihgenza fodisfare

piu altri, che fe RetÏb. La onde venuto per la ftrac-

curatezza del mal gouernarfi,& per la fatica dello ftu-

dtare, nel mal del ti6c0jd'eta d'anni x x x n.
pa(so

di

queRa vita El da' paj'enu fuoi gli Rt dato
fepoltura

fuordi Santa Maria nouella alla porta del Martello,al-

liMo al
~epo!cro

di Bontura &tu gli fatto quefto ept-

taphio.. 'j

Heu ~Kerf~MjtM~fM~tM M<e~M~t<<e c<<«~ (<c«h<

Corda ~e~m«M /4ccf~t/«w uenis ante </ffM. [..

Lajfcio coflui più fama, che &cuha dopo la morte ~aa:

&nma(erofuotdt(cepo)i
GiovAN~i TOsstCA-

Nt,MlCHEHNO, GtOVAN'DAL PONTE,&

HPPo:tquq!ifu)onoaiTatngioneuo!tmaiAndique

~ajrte.' Furono!eiuepitturene!,M ccc xnx.



GIOVANNINO DAL

PONTE, PITTORE

FIORENTINO.

Ice vna antico no~ro Prouerbio:

A GODITORE NON MANCO~

MAI ROBA: Etveriftcancertamen

tenella azzion di motti, pernon di-

re

perodunHnitt.
I quah hanno il

cietoH bénigne, & tantopropizio,

che e' ne tiene cura pamcu!are
Et

porgelorocontinouamente aiuto& fuGidio, fenza

che efsi vi
pen~n* maijCome fempre aiuto Giouanni-

co da Santo Stefano a Ponte, di Fiorenza. Coftut

efïendonaturatmenteinc!inatoa!]e como~Ita& pia-

cen del Mondo, non fi cura molto di venir' perfetto

nella arte,come e
poteua

Anzi mandando male i! fuo

patrimonio,
& venendoh in mano a!cune eredid &

nella arte
guadagni continoui, piu per

forte che
per

mento;per attendere
put a!]e baie,che aU'opra~contu-

moi!temp0)hroba,&îc~eflb. DoueHcieto,che

fauorire !o volle, ne!
tempo che egli era gia

diuenuto

vecchio, & delle fue fatiche auea &tto poco
auanzo

to'! dargli in cambio dello flento la morte, felicemen-

te lo fe panare,a vita
migliore Lafcio deH'opre fue

in Sata Tnnita di Fioréza la
cappella

delli Scali;& vn*

altra allato eHa &vnadet!e(tonediSan Paulo alla-

to allacapella maggiore. In Santo Stefano al Ponte

vecchio,fecevnatauola, &a!tr''pitture atemperain

tauola,& in
frerco,per Fiorenza & di fuori,che )! die-

don' credito aHai. Molti amici fuoi contento ne'pia-

ceri, piu che nejl'opre. Era amico delle per&ne
lit-

terate,
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terate, & amator di tutti
quegli

che per
ve nire eccd-

lentiridattano a tal proMione, & (requentauanogtt

nudiidtque!!a:Confbrtando gli
altri a talmente c-

fercitarfi nell'arte. che fe bene egli nô ope raua in quel
modo,aueua piàcere dell'opra vxrtuofa

in e~siarteHci~ T

& molto più, quando gli vedeua fiorire nella pittura.

ViHedunqueGiouannino al)egrifsimamente<m 6n"

che d' anni Lr x. di mal di petto in pochi giomi pcrfe

la vita,nella quale poco piu che durato aueUe~farebbe

fhto cofti-etto a
patire incommodi effendoli appena

rimafo taato~ in cafa, che !i baf):a<ïe per darli onefla ~e-

polturain
Santo Siefano de! Ponte vecchio. Furo-

noi'optefuefattenct M. CCC Lxv. EtHtutattO

quef):o epitaffio.

Df<&fMt
<&'CC~;C!7'~Cf~~f!CHC

bonorom

~t<.C /~M<f
MOf/C~J mi P<tfff,~C/M/

~f~~<MMt&7f~</C~AoMC~;

P~«M~OfCMM C/(< f~ «0/°M~

A G N 0 L 0
G A D D I.

1 quanta impottanza6a,i!mo~rarc
di ef!ere eccellente in vna arte;mani-

Mo fi vede nella virtù & nel gouer-
no di Taddeo Gaddi.

I! qua!e or-
dinandolecoîeiue nella propria

fa-

migiia;!e
accomodo n e' fuoi tempi di

maniera; lafciando Agnolo & Gio-

Hannifuoi~g!tUoU: chet'uno&Fattro diedeprinci-~

pio alla ricchezza,& alla efaltazione di cafa fua. Auen

do o~~ veduto HO~te fatiche loro
meritare ii premio)



tARTt. Ï.

da'aRomMMchiefa:
Dipignendo Gaddo~Taddco~

Agnoto,& Giouanni mentre che videfo, con h virtA

& con l'arte loro;molte chie(e;& que!)e ornate & ono

rate.pre~aghi
dopo alcun'tempo,aucre i pofleri &de-

(cendcntt toro,ad efïere da que!)a ornati & onorati..

Lafciô Taddeo, Agnolo & Giouanni in compagnia
de' dttcepo]) fuoi,& benche Agno!o netl'opre lue, no

tuffe egua!eatpadre:anco).] chenella fua giouanezza

(aticandomo(t)'aHe,dtg)-an!unga vo!erto tuperare,
non dimeno gli agi (bno motte volte

cagionC) d'impe
dimento agU ~ud)i. Perche efïendo egli rimafo be-
ne Rante,& traficando nei!c mercanzie danari,tndebo

11 l'ingegno, che all'arte da principio
aueua volto, per

ina~zar~~con ta vh tu. Il che non ci debbe parère (tra-

no,vedendofi moite volte,la auarizia e(Ïer' cagione di

fotterrare gli tngegni,i quali i!!u~) & perfetn fareb-

bono dtuenuti.fe tîdeudeno del
guadagno,ncg!i anni

primi
& migliori, no gli aueÛe teuati da'I

viaggio de

la vircù.LauoroAgnoio nella giouenexza fua )n Fio-

renza,in San
Iacopo tra' tbfii, dt 6gure poco piu d'un

braccio, vna t~onetta di C HR t S T o, quandô nfn~Ct

ta Lazero quairiduano doue tmanginatondi voter*

contraftareia corruzzione di quel corpo ftato morto

tre di, fece le fafce che to teneuano ]cgato,macchiate

d~tracido dei!a carne.& intorno a
gli occhi, certi !iui

di & giallicci
della carne,tra la viua & la morta: Non

fenza ttupore degli ApoRoti,& di ait)
er!gure,te quali

eon attitudini varie & belle, chi co' pann<, & chi con

mano turandoG.it nafo,per Il fetore di
quel corpo,di-

mottrano nette tette il timore & !o fpauento di tale no

uita 9 non!nenoche!aïtngu]area)Iegrezza Maria &

Marfa,ne) vedere rinouare la vita nei morro
corpo del

loro fratello. La quale opera
di tanta bonta tu ilima-

ta, che~promiferoinfimti,
chehvmùdt

Agno!o..



ACMOtOCABOÏ.

pa~ar'
deoenc i difeepoli di Taddeo, & ancûr'!e cofe

di queDo. Qt~efta opera r&tagionedi farlo imrnor-

ta!e.,&diuenire in tat credito,che !I fu fatto
a!!ogagio

ne dela cappella maggiore d] Santa Croce,co le ftorie

th Go~annno & la inuenzJonc della erocc, Ja <jtta!c

con gran pratica
in frefco da lui fu cocdottA. Lauor&

per
chiefa altre Horie di ~)gurc,ct nella cappella de'Bar

dt dipinfe
la vita di SantoLodouico,in dmerfe ttone~

& fece di fua mano la tauola di
quella cappeUa,'& an-

coraaitretauo!e treilamedeCma ch)eta,det)a manjera

fua .In Prato cafteiio dieci
miglia

lontano a Fiorenza,

dipinfe a frefco la cappella
della Pieue doueenpo~

ia cinto!~&in ahre chiefe per quel
ca~eDoriffecemo!

ti lanon. In F iorenza nel fuo ntorno dipinfe i'arco

fopra la porta di Sant&Romeo:& lauoro a
tempera in

Orto San Michc!e~vnadiTputa di dottofi con CHRt-

t T o neltempio. Veggon~ in dctta citta per Je
chie-

fe,molte tauo)c di fua mano:& j!!mi!mente per il donu

nio fi riconofcono moite delle fue opere~deiequali ac-

cjui~o
bene afïai racu!ta, ma molto piu nelle mercaztc

A le quali
indirizzo ben pre~oing!iuo)i; Perche efsi,

n cm volendo viucre da dipinton, n contétarono d'ef-

Jer'mercanti,& cosi Agnolo fenza arRiticar~
piu

oltre

neUaPitturaJafcguito C)!amente,perftt6ptacere &

fenza porui piu diligenzia,o ftudio quafi che per vn-

pai~ tempo codu~ïe con ella lino a lamorte,che me

diante vna fiera febbre l'anno Lxui. dituaYita,!o

meno a vita migliore. La~io difcepoli fuoi M A E-

<TRO ANTONIO DA FERR.AR.A,che~eCCtnSat~

Francefco a Vrb]no,& Cittadi ca~eDo~moIte belle o-

pere: STFFANO DA VEB.ONA, i!qua!edipin~eiït
frefco perfettifsimamentc come 6 vede in Verona ~ua

patria in piu !uoghi Et in Mâtoua ancora.Conut ~ect

tceUentcmcnte bellifsime âne di putti
di remme &di

Bb n



-fARTB. t.

vecchi lequali furono imitate & ritratte ttttte da vn.

MiniatorechiamatoPiERO DA PERVGtAcheMI-

nio tutti i libri che fono a Siena in Duomo nella libre-

ria di Papa pio,& colon in frefcoprattcamëte. Fu di.

IcipolodiAgnoto,
MICHELE DA Mft.ANO, &

GtovANNi GADDl
fuo6'atel!o,itqu~ene!chio-

itro di Santo Spirito,doue fono g)i archetti di Gadda,

& di Taddeo,fece la dtfputa di c nm s s Tne! tëp!o co

i dotton,ta Purificazione della Vergine}, la tetazione

nel dtferto del Dtauole a c H Rï T 0)& il batte~mo'di

Santo Gtouanni.& e(ïendo in efpetMzione grandlfsi-

ma,poco tempo di poi lauorando fi mori & tutti que-
tti difcepoli in tale arte gli fecero onore. Fu Agno-
to da 6gliuoli fuoi con tenere lagrime pianto & con

onore grandifsimo in Sanla Maria NQuella fcpeliito
nella fepoltura che egli medefimo aucua fatta per fe.et

per i difcédenti;l'anno della falute M. ccci.xxxvn. t.

Et gli fu fatto poi queflo EpitaHio.

ANGELO TADDE!.f.GADDIO;INGENH ET Pl

CTVRAE GLORIA,HONORJ!!Vï,PROBITAT]t

<~E EXISTIMATIONE VERS MAGHO Ftm

MOESTISS. POÏVERE.

IL BERNA
S A N E S E.

E a coloro che fi a~fattcano, pcr ve-
nire eccellenti in quatchevirtù, non

trot)ca(!e bene fpenb la morte ne mi

gliori anni il nto della vit~No e dub

bio che molti ingegni peruerrebo-
no pure a que! grado che da efsi

piu
fidefidera. Mattcorcovjuei'ede

gli huominij &la acerbiti de varii accidenti, che d'o-
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gn!
banda (hnno lor

fopra;o gli impedifce !o efercitar

6,0 ce li toglie troppo per tempo,
corne

aperto pote

conotcern nel poueretto Berna Sanefe Il quale an

cora che e'monfÏe giouane lafcio non dimeno tante

opere,che egli,appare
di vita

lunghiisima. Et !a~ciol!e

tati & Mfatte,che ben n
puo credere da

quefla mo~ra,

che e' farebbe venuto eccellente &raro,fe e* non fuC-

fe morto fi toûo. Veggonit di fuo in Siena due cap-.

pelle in Santo Agoflino, floriatedi
figureinfrefco

Era nella chic~a in ~na &cda
oggi per mrui cappetle

gun(tavnaAoria.)dentroui,evn giouane menato a la

giuHixta,ImpaItdico
dal timore della morte, imitato fi

benC)& Hmigliante
co~ a! vero, che ben' merito fom-

ma Iode era accanto a coftui vn frate che !o conforta

ua molto bene atteggiato
& condotto.Et ben pareue

in auetU opéra che Berna G
imaginaffe quel cafo or

ribile,pieno
di acerbo & crudo ~pauento Perche e' !o

cfpfene
viuamente col tuo penneHo~che la cota Ref-

fa apparente
in atto non mouerebbc

maggiore
affet-

to. Nella città di Cortona dipinre ancora moite cofe

ma fparfe in diuerfi Iuogh]:& acquiflouui & vti)ec\:

fama. Riiornô di quiui a la Pâma fua;& in !egno vi

fece alcune pitture,
di figure & piccole &

grandi ma

non vi fece h'nga. dimora~perche condotto in Fioren-

xa,ebbe a dipignere
in Santo Spirito,la cappella di San

to Niccolo~opera grandemente lodata allora ~la con-

iumata & gua~a
dt

poi,dal
fuoco con tutti

gli altri or

namenti & pitture, nel miferabile incendie di quella

chiefa, A San Gimigniano di Vaide!~a,tauoio a fre-

fco nella Pieue,Horie de! teHamento vecchio,le quali

apprefïb
il fine auendo gia condotte, ~ranamente da'l 1

ponte
a terra cadendo, talmente dentro j()pc~o, & fi

infranfe n fconciamente che in fpazio
di due giorno

coamaggiordatinodeUaneche~to,
che a

miglior
Bb b iii
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luogo <ene andaua, di quefta a!'a!tia vita
pafïo. Et

nella Picue predetta i San Gimignanefi onorandolo

molto nelle efequie, diedero a!
corpo fuo onorata fe-

po!tura;Tenendo!oin<~ue!tanputazionecosimorto,
che e'!o aueuano tenuto Vtuo. Et non ceSando per
moiti meG,di appicare intorno at

~epo!cro fuo,Epttaf
fil Latini & vulgari, per e~ere naturalmente

gli
huo-

mtni dt
quel paefe, dediti fempre atte buone lettere

Coli dunque alle oneRe fatiche del Berna refero il

premioeonuenientc~celebrando
co'loro inctuoH)'t,

chtg!)
aueua onorati co'~uoi co!ctrt, &gUfu poi fatto

~uefto Epitaffio.

BBR.NARDO SENENSI PICTORI !N PRÎMH

H.LVSTR!; <~V1 DVM NATVRAM DILIGEN-

TtVS tMtTATVR. Q~A'MVITAE SVAE CONSV-

l.!T,DE TABVLATO CONCIDENÏ,DJEMÏVVM

CBUT. GEMINIANENSEt MOMINJS DE !B

OPTtME MBRITt VîCEM D'OLENTES fO~t~

La~ctoit Berna GiovANNi daAfcianofuocreaK~

il quale
condutÏe a

perfezzione
il rimanente di quella

opera: Et fece in Siena nello ïpedate della fcala alcune

pitture, &co(nn Fiorenzain cafa de'Medici, chegit
dtedero nome afïat. Furono le

opere del Berna Sa-

nefenel M. CCCLXXX~



I) VCC10 PITTOR

SANESE.

Enza dubbio,coloro che fono !nuc-

tori d'alcuna cofa notabile, hanno

grandtfsjma parte nelle penne di chi

fcriuel'iftorie; Etciona~ce,perehe
fono piu otferuate,&,con maggior

marauiglia tenute le prime inuenzto

ni,per )o diletto che feco porta la no

uitade}!aco<a,che quanti mig!ioramentHt~nnopoi,
da qualunque fi fia nelle cofe, che fi riducono ]'u!ti-

ma
perfezzione.

Attefo che ~e mai a'nefîuna cofa non

f! dcH< principio,non crefcerebbono di miglioramen-
to le

parti
di mezo,& non verrebbe Il fine ottimo, &

di bellezza marauig!ioïa Mcntô dunque Duccio

Sanefe,p)ttor
molto mmaic portare

il vanto di
que-

gli,che dopo lui fono ftati molti anni, auendo in S)e-

na nei pammenti
del Duomo, dato pnnctpio

di mar-

mo a i rimefsi delle
figuredi chiaro & fcuro,nelle qua

Ji
oggi

i moderni artefici hano fatto le
marauig)ie,chc

in eisi fi veggono. Attefe coitui alla imiMzione dcHa

maniera vecchia, & con giudizio fant~imo dicde one

&e forme alle fite
ngurcJcquaU ciprefïe eccellentifsi-

mamente nelle dtrf)cu)ta di tale arte. Eg)i di tua ma.

no ordfn6,& difegno i principii del detto pauimento,

&netDuomofecevnatauota,cheafno tempo H mi-

fe allo altar
maggiore, & poi

ne f~t leuata
per metterui

il tabernacolo del
Corpo

di c H Ri T o, ch'al prefeute

~vede. Feceancornper Sienajincampod'oro,aiïai ta

uo)e,&In part)cu!are vna in Fioréza ln Santa Trintta.

Dipintepotmoinftime cofe in Pifa, in Lucca, & in
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Piftoia per
diuerfè chiefe,che tutte furon lodati in det

te città onde gli acquiftarono nome,& fecero gran-
difsima vtilitâ. Coflui non fi sl doue moriffe,nè che

parenti o
facultilafciafle.

Baftacheper auere egli
lafciato erede Tarte de lainuenzione della pittura nel

martno di chiaro & feuro, mérita
pertal beneficionel

Tarte commendazione & Iode infinita, onde ficuramé

te fi puo
annouerarlo fra i benefatori ch'allo efiTerci-

zio noftro aggiungono grado &ornamento. Atte

fo che coloro, i quali vanno inueftigando le difficulté

delle rare inuenzioni hanno eglino ancora le memo-

rie cb'e lafciano,tra Taltre cofe
marauigliofe. Truo-

uanfil'opere di coftui fatte nel
M. cccxlix.

A M T O N I O

VENIZIANO.

Vanti fi ftarebbono nelle
patrie, do-

ue naièonOjche per gli ilimoli dell'ia

uidia moifida gli artefici,& opprefsi
dalla tirannia de fuoi cittadini fi par-
tono di quelle,& l'altrui nido nuoua

& vltima patria fi
eleggono,& quiui

fannol'opre Ioro? Moftrandolo sfor

zo di quel che (ànno,& parendoli nel far
cos4d'ingiu-

riar coloro,da chi fono ftati ingiuriati De'
quali non

fi cuvano lentirmemoria ne nome3obliadoli tanto per

laloro inuidia &maledicenza,che e*non vorrebbono

mai ricordarfi del paefe che gli produfle Il quale fe

bene ip queflo
non hâ colpa, non puo nientedimeno

ammortare con la fua dolcezza quello fdegno giuftifsi

çno, chêne gli animi di coftoro causo la cmulaaionc

& la
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Ce

& la ingratitudine,de'maligni lor cittadim.Ilchc ma-

nifeftamente fi vide in Antonio Veniziano, il quale
venne in Fiorenza con Agnol'Gaddi ad imparare la

Pittura;Et apprefela di maniera,che non folamente

era ftnnato & ammirato da' Fiorentini jma carczzato

ancoragrandemente per quefta virtù, & per l'altre

buone qualità lue La onde venutoli voglia di farfi,
vedere nella fua città, per ricoghere in effa frutro,

delle lunghe fatiche da lui durate j fi torno a la fua Vi-

negia.
Et faccendo

quiui
a frefco & a

tempera
moite

pitture,meritô
che da la

Slgnoria gli fùflè dato a
dipi-

gnere
Vna facciata della fala del

configlio La qua-
le opera conduffe egli Cieccellentemente,.& con tanta

maeftà j che ogni gran' premio Ce Ii venitia;fe la emula-

zione degli artefici;& il fauore che ad altri Pittori fo-

reftieri faceuano alcuni Gentilhuomini,non auefTe ac

cecati gli occhi,di chi doueua vedere il vero. Ma tan

tafàla inuidia,& fi potente la ambizione,che il poue-

rello Antonio, fi trouo fi percoffo & tanto abbattuto,.

che per miglior partito
a Fiorenza fè ne ritornà con

propofito
di non volere a Vinegia mai

piu tornare; &

quella per fua
nuoua patria dcliberè d'eleggerfi.Douc

nel chioftro di Santo Spirito in vno archetto fece

christo,
che chiama Pietro & Andrea da le reti,

& Zebedeo c i
figliuoli:& fottoi tre archetti di Stefa

no dipinfe
la ftoria del miracolo di christo ne' pa.

ni&ne'pefci, nellaqua!e innnita diligenza & amore

dimoftroxome apertameote fi vede nella
figura ftefïa

di c h R i s t o, cl l'aria del vifo,moftra la
copafsio-

ne che egli
hi alla iurba;& lo ardore della caritl con la

quale fa difpenfàre pane.
Vedefi medefimamente in

^eflo bellifsimo la afïezzioned'uno Apoftolo, che di-

Ipenfàndocon
vna cefta grandemente fi affatica:Et

imparafi da chi è della arte à dipignere fempre le fue fi
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gure
in vna maniera che elle fauellinoperche altrîmé-

ti,nonfonopregiate.Dimoftro queflo medcfimoAn

tonio nel
frontifpizio di fopra in vna ftorietta picco-

la della manna, con tanta diligcnza lauorata & con fi

buona grazia finita,che vanto dar fi gli puo di veramé

te eccellente. A Santo Antonio al Ponte alla Carraia

dipinfel'arcofoprala porta,
& a Pifâ dall'operadel

Duomo fu condotto;doue in Campo Santo fece gran

parte délie ftoriedi San Rinieu, & m quelle figuré la

na{cita,la vita,& la morte fua Ritornô a Fiorenza,&

a Nuouoli nelcontadodipinfe vn tabernacolo. Et

perche
molto (ludiaua le cofe di Diofcoride nelle er-

be, piacendogliintendcrele proprietà & virtù di efle,

abbâdonolapittura,&dicdefiaftillar{èmplici,&ccr-

carquegliconognifludio Cosidi pittoremedico

diuenuto, molto tépo fègiuto quefta arte: fin chein-

fermo di mal di ftomaco, in breue tempo fini il corfo

della fua vita dolendo agli amici fuoi la morte di lui,

per effere egli ftatononmenomedico crperro,che di-

ligente pittorc Auendo infinite eipenenze fatto nel-

la medicina a
quegli, che di lui ne fuoi

bifogni s'erano

lèruiti. Per îlchelafcio al monJodi le bonifsima fa

ma nell'una & nell'aitra virtù. Furono
l'opre fue nel

MCCCLXXX. Fu fijo difcepolo Gberaido Starnini

Fiorentino,ilquale
molto lo imité & gli fe contiooua

mente onore eccefsiuo. Nèmancôalla morte di An-

tonio,chi lo onoraffe con quefto Epitafïio

^4nim ymfueram Piâio? tutunitibus ^irt'u

Memedicajeliquo rempore cvpit *dnwr

Natura mutdit dum certo colorent illi,

*s4t</uehominummultisfataretardo medens.

id piftiis Paries Pi/îs tçftatur; Et Mi

SœptqMbiituttœtemporareflaM.
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IACOPO DI CASEN

TINO PITTORE.

I A molti anni s'<:ra vdita la fama
& il romore delle pitture di Giot-

to,& de' difcepoli fuoi,perche mol

ti volenterofi di arricchire nella po
uerta per mezo dell'arte della pittu

ra,caminauano inanimiti dalle fpe-
ranze dello fludio, & dalla inclina-

zione della natura & fi
penfauano quella efercitan-

do, auanzare di eccellenza & Giotto, & Taddeo &

gli altri pittori. Et infra molti,che ebbero qiiefto pen-
fieio cercô porlo

ad e(ècuzione Iacopo di Cafentino,
da molti (tricto & creduto eflere flato de la famiglia
di M. Chriftofano Landino da Prato vecchio.Coftui

mentre che Taddeo Gaddijauoraua al fàflb della Ver

nia la
capella

delle ftimite,da vn frate di Cafentino al-

lora guardiano in detto luogo, fù acconcio con eflb

lui ad imparare il difegno,&
il colorito di quell'arte.

Per il che in Fioréza condottofi,in compagniadi Gio

uanni da Milano per li (êruigi
di Taddeo lor maeftro,

moite cofe lauorando, fece il tabernacolo della Ma-

donna di Mercato vecchio; fimilmente quello su'l can

to della
piazza

di Sa Niccolè della via del Cocomero,

& a'Tintori quello che è a Santo Nofn fu'l canto del
le mura dell'orto loro,dinmpetto

a San Giufeppo. Fe

ce in San Michele in orto alcune pitture:& in Cafenti

no in Prato vecchio, e in tutte le chiefe moite cappel-

le,& %ure; che fcminatein diuertiluoghi perCafen

ino fiveggono ancora-.Lauoro in Arezzo nel duomo

Vecchio;Étperilcapitolo dellapieue,nella chiefadi
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San Bartolomeo ùce la facciata dello altar* maggîore:
Et nella Picue fteffa fotto forgano la ftoria dt S. Mat-

teo. Ec in Santo Agoftino
due altre cappellc ancora,

& in San Domenico. Et cofi faccédo per tutta la città

opère

di fua
manOj'moftroSpincllo

Aretino i princi-

pii ditalarteinfègnatainteramétedalui aBBRN AR-

D 0 G A D D i Fiorctino ilquale nella città fua molte co

fe lauorado quella onoro;e da cittadmi fuoi,che di bo

nifsimo gouerno
lo ftimorono,fi ne'magiftrati adope

rato aflai. Furono le pitture di Bernardo moite & in

molta ftima & prima in Sata Croce la cappella di San

Lorenzo & di Santo Stefano de' Pulci & Berardi &

moite altre pitture in diuerfi luoglii di detta chiefa

Sopra le porte della citta di Fiorézada la partedi den-
tro quelle dipin{è;& d'anni carico morendo in Santa

Félicita gli fu dato onorato iêpoIcrOjl'anno M. ecc

Lxxx. &Iacopodi Cafèntinoin vecchie22avenu-

to, nella Badia di Santo Angelo fuor del Caftellodi

Prato vecchioinCafèntinofufepoltod'aniLXi fin. I.

dolédo a molti la morte fûa,& maftimamente a' paren

ti,iquahdalefatiche dituid) continuo traeuanovti-

leonore,&fama.Etnel M. ccctvu l.glifu datofè

pokura.Nègli mancôdopo la morte
quelio epitaffio.

Piagere
me docuit GdiduaCcmponcre pturtt

^4[>tê pinrendo corpora^doiltts eram

Prompta mantufuit;^ pifium efl in pariete tantum

meifiruat oput ntdla Tabella meurn.
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SPINELLO ARE-
TINO PITTORE.

Vando vn' folo cagione di illuftra-

re vna virtù, vfatafi rozaméte in vna

patria gia per molti anni; & renden-

doleil vero fplendor e, la fa conofce

re per lodata & ifpiritofà pare che
tutti quegli,che di fapere & di virtù

operano,
fi voltino a lodarlo a fauo-

1 1 1 1
rirlo a inalzarlo & adonorarlo di maniera che mol.

to fi fente caricare il
pefo

delle fatiche quel tale,in cer

care d'inalzarfi in quella virtù o fcienza. Attefo che di

uentano obbligati
a

gli onori tutti coloro,a' quali per
le virtù & per lefàtiche fon' fatti commodi & fauori,

nell'arteingcgnofe:che hanno apprefe corne fu fatto

in Azezzo Spinellodi Luca Spmelli pittore ilquale

dopo la morte di Giotto & Taddeo Gaddi, fuegliato
dal bello ingegno che aueua; imparo

la bella arte delta

pittura:Effendo gia dimenticata in quella cittâ la ma-

niera de' Greci vecchi per
non auere attefo Aretino

alcuno da Margheritone in fino a
Spinello a quello

efercizio ancora che Giotto & Taddeo & Iacopo di

Cafentino,vi auefsmo lauorato moite cofe Spinello

adunque effendo chiamato dal Cielo a fufcitare nella

patria
fua vna arte tanto ingegnofa & bella;addomelli

catofi con Iacopo di Cafentino imparo da lui il difè-

grio,&ilmododellauorare:
& con buonapratica&

grazia fece poi infinité cofe:Perche inuagitofi del me

(liero, non refto mai infino a la morte, di elêrcitaruifi

prontamente Fu condotto in Fiorenza, & lauoro

con Iacopo di Cafentino; la domeflichezza del quale
aueua prefoin Arezzo, mentre vi lauoraua nella fua
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giouanezza & acquitte grandemente fama in quellà
città per molce opere

che e' vi fece. Infra l'altre lauo-

ro in frefco la cappella maggiore di Santa Maria
mag-

giore & la

(àgrefliadi

San Mimato in Monte fuor di

Fiorézajlacjuale
fu cagione,che fra

Iacopo d'Arezzo al

lora

générale
dellacongregazioncdi Monte Oliueto,

vedendo fi bello ingegno
della patria fua,lo ricondu-

ceflead Arezzo.Doue in San Bernardo,moniflero di

tal religione dipinfe quattro cappelle, due allato alla

cappella maggiore,clie
la mettono in mezo, & le altre

due al tramezo della chiefa; Et fece a frefco infinité

figure per la chiefa, condotte da lui con bellifsima
pra

tica & viuezza. Sopra il coro3dipinïe pure a frefco,

vna Noftra Donna con due figure,che a
guardarle pa

ionoviuifiime. Di maniera che trouandofibcn ièrui

to da lui fra Iacopo:lo condufle a Monte
oliueto, cnpo

della fua religione:Doue
alla cappella maggiore,gh fe

ce fare vna tauola a tempera in câpo d'oro con infini-

to numera di figure piccole& grandi; nellaqualedi
riliuo nelornamento di lcgniame (on fottedigeflo di

mezo rilieuo & mezi d'oro tre nomi simon cini 1

Fiorétino,che fece lo intaglio &
legname; caeriel L

s ARACi Ni,chelamifed'oro;& SPINELLO diLu-

ca Aretino,clieladipinfè. Laquale opra finita,il che

ful'anno mccclxxxv. con carezze damona-

ci v(àtegH3(è
ne tornoin Arezzo:Et perlo nome, che

aueua acquiftato
fece nella Pieue la

cappella do San

Bartolomeo;& fotto l'organo fimilmétequelladiSan

Matteo NellequalifiguroftoriedeH'uno& dell'al-

tro apoftolo
Non poco lotano a quelle, fijor d'Arcz

20 dipinfe
al Duomo veccKio fuor della città la

cap-

pella,
& la chiefa di Santo Stefano nelle quale i colori

fuoi, per eflere lauorati rifolutaméte & a buon frefco

lônoancoraviui&irm&acccfijche paiono dipinti al
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prefente.
Et in detta chiefa fece di

pittura vna Noftra

donna j laquale oggi ètenutadagli Aretini in diuo-

zione,&in gran nuerenfca nafcendo
quefto da auere

Spinello fempre dato a!le figure che
dipinfe,manfuetu

dine,tnodefl:ia,& grazia & mafsimaméte r.elle tefte,co

mcdimoftro ancoraalcâtodelle Beccherie in
quella

Città in vna altra Noftra dôna fatta da lui in frefco &

fimilméte in quella di
Seteria. Et fui canto del canale,-

fece la facciata delle fpedale
dello

Spirito fànto con

vna iftoria,che gli apoftoh
lo riceuono,& da baflb flo

rie di San Cofimo & Damiano, che tagliano
al Moro

morte', vna
gamba fana, per appiccarlaad

vno infer-

mo achineaueuanotagliatovnafracida Nelmezo

fece vn Noli me
tangere,pittura certo bellifsima & lo

data. Al canto alla Croce dipinfe la facciata di San Lo-

tentino&
Pergentino

& aile
fpepale

di San Marco,

nel portico lauoro moite figure Fcce nella Com-

pagnia
de' Puraccioli, vna

cappella dentroui vna An-

nunziata, & nel chioftro di Santo
Agofiino

fimil-

mente lauoro a fre(co vna Noflradonna & moite altre

figure
in compagnia di quella & in chiefa la cappella-

di San Lorenzo & cjiiellj
di Santo Antonio e m San

Domeniconeila medefîma cittâ entrando in chiefja.

man fineftra fi vede la
cappella

di San
Iacopo& Fihp-

po,lauorata
da lui afrefco cô bella & nibluta pratica

Et cofi m San Ginftino,la cappella di Santo Antonio,

& la chiefa di San Lorézo doue
e' dipiniè

dérro Jefto

rie della Noftra donna,& fuori vna Noftra donna bel

lllsima a frefco. Ancora dinmpetto aile monache di

Santo Spirito oggi fuoraper nftngner la citta con le

muranuoue fattedal DVCA cosimo, invnpor-

tico d'uno fpedaletto
lauoro vn christo morto,-

in grembo aile Marie, nelquale certamente fi vede l'in

gegno
di

Spinello auer
paragonato

Giotto di
difegno
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&di colorito,di grandifsima lunga & in quaîche par»

tefuperato. Nelmedefimoluogo figura vn chri-
sto a federe con fignificato teologico, figurandola

Triuità j fituata dentro vn'Sole,in vna maniera die

da ciafaina de le tre figurepare che medcfimi raggi

rifplendino. Alla Compagnia della Trini ta fi vede vn

tabernacolo da lui bemisimo lauorato a frefco Et in

oltre pcr quella citcà & fuori, non è chieficciuola ne

fpedale
ne

cappella
ne maeftà che non fia lauorata da

lui a frefco. La onde auendo
acquiftato Spinello bo-

nifsime facilita &credito,& efiendogia fatto vecchio

non fapendo ftarfi in ripofo prefe a fare alla Compa-

^nia
di Santo Agnolo m quella città,ftorie di San Mi-

chele, lequaliinfu lo intonacato del muro difegno

egli di romcciojcosi alla gioilâ,come gli artefici vec-

chivfauanodi fàre il piu delle volte;Etin vn' cantone

per
moftra ne lauoro & colori interamente vna floria

fola,che piacque aflài.Conuenutofi dunque
del

prez-

%o con ch i ne aueua la cura fini tutta la fâceiata dellcv

altaremaggiore,nellaquale figura Lucifero porrela
fediafuam Aquilone, & vi fece la ruina de gli angeli
i quali

in diauoli fi
tramutono,piouendo in verla ter-

ra:doue fi vedein aria vn' San Michele, che combatte

con lo antico
ferpente

di fette telle, & di dieci corna:

Etdabaflbnelcentrovn'Lucifèro giàmutato in be-

ftia bruttifsima Et dilettofti tanto Spinello, di farlo

ornbile & contraftatto,che c' fi dice(tanto puo la ima

ginazione ) che la figura da lui dipinta, gli apparue in

fogno,domandandolo
doue

cgli
la aue/Te vifta fi brut

ta;Etperche fattole tale fcorno co'fuoi pennelli. Egli

dunche fuegliatofi
da1 fonno per la

paura, & non po-

tendo gridare,con tremito fi fcoflc,talméte chela mo-

glie deftatafij lo foccorfe:& fu egli nientedimanco a ri

fthio, di ftringerfigli il core & morire di fubito Ben

che ad
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die ad ogni modo fpiritaticcio.,& con occlii
tondi,po

co tempo v uiendo poi,fi conduire a la morte; lafcian-

do fama di i'e in tjuclla città,& due figliuoli piccoli:]'u

no de i quali
fui iorzore orefice, chea Fio-

renzamirabililsimamente lauoro di niello & l'altro

t a K. R i, che imitando il padre, di continuo attefe al-

la pittura,&
di difegno infiniramentelo vinfe. Dolfe

molto a gli Aretini cosi fîniflro cafo con tutto che

Spinello
fofle vecchio; rimanendo

priuati
d'una virtù

& d'una bontà quale era la tua. Mon d'età d'anni

L x x v 1 1. e in Santo Agofiino di detta cittàgli fu da-

to fepolcro doue ancora oggî vede vna lapida con

l'arme fua,dentroui vno
Spinofo Et gli fu

fatto que-
fto epitaffio.
SPINELLO ARRETINO PATR1 OPT. PICTO-

B.1QVE SVAE AETATIS NOBILISS. CVIVS 0-

PERA ET IPSI ET PATRIAE MAXIMO ORNA

MENTO FVERVNTîPH FILII NON SINE LA-

CRIMIS POSS.

Furonolepitturefue dal MCCCLXXX. finoaï
ucccc.



GHERARDO STAR:

NINA PITTpRE

FIORENTINO.

Ne lograua perla caldezzadelsâgue lafuperbia:etna

icédo bifogno de' fuoi piaccri, fi sforza ad altri fàrcor

teGa, accio intraucnendogli
i Cinifli-i che nafcono da

vna ora al'altra, pofl'a
ancor egli

da ahii licencie il me

defimo.Et in veio chi difidera affmar gli
huomini nel

viuere del Mondo,altro fuoco, nè miglior cimcnto di

cjuefto,non cerchi,perche cjucgli,
che fono rozi di na

tura, ringentilifcono e i
gentili

in moggior gentilez-

za & grazia
riefcono Corne fece Gheiardo di Iaco-

po
Starnini pittor Fiorcntino:ilc]iiale

ancora che fofle

di Sangue,piu che di buona natura; nondimeno nelle

pratiche
era molto duro & rozojonde a fe

piu
ch'

gli

amici faceua danno Per il che trasfcntofi in
Ifpâgna

quiui imparo
ad eflcrc tanto

gent!le,corce{e
trattabile

&benigno,che ritornando a Fiorenza,infiniti di que

gli,
i

quali
inanzi la fua partita a morte lo odiauano,

con grandifiima
tenerezza nel fuo ritorno, lo amaro-/

no,per
efîerfi fatto fi

gentile & fi cortefè.Gherardo fù

dicepolo d'Antonio da Vinegia e i fuoi
primi princi-

pii
fiirono in Santa Croce nella cappella di Santo An-

tonio de Callellani oue fece in frefco alcune cofe, le-

Eramente chi camina lontanadala

Patria fua fermandofi nelle altrui fa

bencfpefio
nclloaniino

vn'tcrnpc-
ramento di bu ono & di garbato pi-
rita Perche nel vedere i collumi

buoni impara
da

quegli
ad eflere

trattabile, amoreuole, &
paziente..1 J
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qûalî fûrono poi cagione dl farlo coaofcete a'mercan

tiSpagnuoliiche
vcnuti a Fiorenza perlor bifbgni,

partendofi
in Ifpagna appreffo.il loro Re lo conduf-

îèro-.doue molti anni dimorando & grandifsima co-

pia de Jauon faccendo, & di
quelli, premio onorato

traendo, alafliapatriade/iderolb di farfi nuedere&

conofcere3fecc ritorno. Nellaquale
con moite carez-

ze da gliamici,& da cittadini rîceuuto,non ando mol

to tempo, che gli Fu
data a douer dipignerek cappella

di San Girolamo nel Carmino,ftorie di eflo
dipignen

do;nellequ.ili figuré nella ftoria di Paulaet EuAochio

& di Girolamo alcuni abiti Spagnuoli in quel tempo
viàtifi in quel paefelequali

ftône furono da lui co in-

uenzione molto propria,intefe;& condotte con abon

danza di modi & di penfieri, nelle attitudini delle fi-

gure,con quel magiflerio & con quella bontà,che gli
aueua largito

il Cielo Fece in vna ftoria, cjuando San

Girolamo impara le prime jctterc,c il maeftro cbe ak

fatto leuare a cauallo vnfanciullo addoflb ad vn'altro.

Ilqualementreche peril duolodella sferza, menale

gambe, pare che gridando tenti mordere l'orecchio a

colui che lo ticne:Ilche con grazia molto
leggiadra-

mente erpreflë Gherardo corne perfona che andaua

ghiribizandole
cofe della Natura .Similmente nel

te-
flaméto di San Giroîamo per elTcr vicino a morte con

traffece alcuni fiati,i quali
chi icriuendo, & chi afcol-

tando offeruano l'ultime
parole

dellor maeftro con

grande afïetto.Laquale opragli acquiftoappreiTb agli
artefici grado, & rama Et i coftumi con a cîolcezza

della
pranca,grandiisimariputazionc. Fù fimilméte

dimanodi Gherardo il San Dionigi alla parte guelfa
a fommo della fcala,nella ficciadinanzijfatto nella ri-

cuperazioncdi Pjfàl'anno MCCCLXVI. il quale

per
cfïèr' ben colorito, & megliolauorato a frefeo,

e

Dd ii
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fhtofempietenutopittura degna di molta Iode
Et

cofi fi tiene al
prefente; per eflerfi mantenuta frefca &

bcl!a,cotne fe ella fuflè fatta pur ora. Venuto dunque

Gherardo in riputazione & ùtna grandlfsima
nella pa

tria & fuorijla Morte inuidiofà,& nimica fempre del-

le virtuofe azzioni in fu il piu bello deilo opel are,Tro

co la infinita
fperaza

di molto maggior cofe che fi aue

ua promeffo
il Mondo dl lui Et cosi nella età di an-

nixL v u t i.inafpettatamente giunto
a'1 fuo fine,con

efequie onoracifsimc Ri fcpelilto nella chtefa dl San la

copoft»praarno:Etgli fu fatto poi quefto epicarfio.
GHERARDO STARNINAE FL O RE N T I N O,S VM

MAE INVENTION!* ET ELEGANTIAE PICTO

RI. HVI' S P VLCHEB.RIM1S OPERIBVS, HI-

SPANIAE M A X I M V M DECVS ET DIGNITA-

TEM ADEPTAE; VIVhNTEM MAXIM1S HONO

R.IBVS ET ORNAMENTIS AVXERVNT1ET FA

TIS ÏVNCTYM, EGREGI IS VERIsqvE LAVDI

BVS, MERITO' SEMPER CONCELEBRARVNT.

Lafcio fuoi
difcepoli kasolino daPanicale,&

PACE da Faenza,molto pratico & valente Pitture; il

cjualedipinfein Ferrara^molre cofes8c a Belfiorefimil

mente. Furono le Pittu rc di Gherardo da'l m c c c x C.

a'1 Mccccviu. uelcirca.
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LIPPO PITTOR
FIORENTINO.

Empre fu
tenuta la Inuenzione Ma-

dre verifsima della architettura, del-

la pitcura,
& della

poefia, & in tutte

le cofe degli artefici dotti
giudicata

fempre maranigliofâ & di grande

ingegno.
Percioche

ellagradifcegli
artefici molto,& di ior moftra i shi-

ribizi e capricci de fântaftichi ceruelli diquelli, che

trouano le varietà delle cofe.le nouità delle quali efal-

tano fempre in marauigliofà Iode tutti quegli, che tal

cofa efercitando con garbo & con ftraordmaria bel-

lezza,danno forma,fotto coperta & velata ombra,ailc*

colèjchc fanno.Coftoro lodano altrui con defliezza,

&bia(ïmano coloro ch' efsi voghono fenza effere

apertamcnte intefi Di cjuefto
molto fi diletto

Lippo

pittor Fiorentino; & ancora che in cio feliclfsimo foC

fcjnondimeno infelici furono & l'opere,che egli fece,

&la vita, chegliduropoco Furono le pitture che è

fcce fuor di Fiorenza a San Giouani fia l'arcora,fuori

della porta
a Faenza, chiefa rouinata

pet lo affedio di

detta citta;doue e' dipinfe vna pafsione di c h r i s t o,

con moite figure,
& fra efle vna che fi lofFiaua il naib,

giudicara
cofabellifsimada chi la vide.Fece per Nico

JodaVzzano cittadino allor grande in Fiorenza,la

cappella
a fïefco di Santa Lucia fopra Arno:Et lauoro

a frefco in certi
fpedaletti

della porta
a Faenza & in

Santo Antonio dentro a detta porta, vicino allô fpeda

le certi poueri,& dentro ne! chioftro fcce con bella &

nuoua inuézione vna vifione,nellaquale figuio,qnan
do Santo Antonio vede t lacci del Mondo appreflb i
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<jua!i
eranole volontà & gli appetîtî de

gli huomînî

pcr
diuerfe cofe del Mondo inuolti, & da elfe tirati

Lauoro di mufàieo in molti luoghi pcr ItaJfa NelU

parte Guclfa in Fiorenza fxee vna figura conlatefta

inuetriata:&in SanGiouâniraccocioakuneftoriedi

roufaico Et in Pifa fono ancora moite altrc cofe fue.

Puofsi dire di lui, che fia ftato mfelicifsimo da che le

fatiche fue oggi fono per terra,& la
maggior parte pcr

lerouine dcU'afTedio di Fiorenza andate in perdizio-
ne.Era Lippo per(bna,chc volcntien htigaua, & cer-

cau a fempre piu la difcordia che la
pace. Al Ci ibuna-

le délia Mercatatiadiffe vna roattina
dibruttifsimepa

roleavnoaduerfànofiio nella lite;
:ondeg!iauuéne,

che l'offefo Ii fdegno,
& di malo animo côtra lui accc-

fb,vna fera lo appoflo che a cafa fe netornaua & con

vn coltello,che aueua, gli die vn coJpo nel petto De'l

quale,dopo non molti giornijmifcramente fi morjjEt

lo Epitaltio fu cofi fatto.

tlPPl ELORENTINI EGREGII PICTORIS MO

NVMENTVM. HVIC ELEGANTIA ARTIS IM-

MORTALITATEM PEPERIT: TORTVNAE I Nt

(iVITAS,
INDIGNISSIME VITAM ADEWIT.

Furono le fue
pitture

circa il M c c c c x.



FRA LORENZO DE

GLI AGNOLI PITTOR
FIORENTINO.

D vna pcrfôna buona & relig;ola,'
credo 10 che ria gran' contcnto il tro

iiarfiallemaui qualche efcrcizioo-

noratOjO di lettere,o di pittura, o di

altre libei\ili,o meccaniche arti che

nô oflfendino i dio,& in
qualche par

te giouino al profsimo:Pcrche dopo

idiuini vfici,fipafïa tempo co'l diletto che e' (î
piglia

perle
dola fatiche, di efèrcizii tanto

piaceuoli. Et ol-

tra che e' Ci ù ftimare da gli
altri mentre che è viue,me

diante cosi viittiofe occupazioni,Iafciabonilsimo no

me di fe in terra dopo
la morte. Et certo, chi

difpen-

fa il tempo in quefta maniera, viue in vna quieta con-

teïnplûZione,
8c (ènza moltftia alcuna di

quegli flimo

II ambizioG, che negli fcioperati fempre fi
veggono.

Et fe pure auuienc che da
qualche maligno fia talora

percoflb,puà
tanto il valor della virtù, che il

tempo ri

cuopre & fotterrala ma~linitâ di due~li,4`ic-il virtuo[o

nelfecolochefucccde, riman' fempre chiaro& illu-

ftre. Queftoauuennein FraLorenzodegh Agno

li Fioi entino ilquale nella religion
fua Camaldolefè

fec-e moite opere,& molto fu da efsi Climato in vita;&

oggi dopo morte tengono
i frati ne

gli Agnoh le ma-

m di cflo corne reliquie per
memoriadi lui Tenne

Fra Lorenzo la maniera di Taddeo & de
gli altri mae

ftri;& fu diligentiftima perfona; corne
appare ancora

oggidi nella
infinita quantitàdi

libri da eflb miniati

nelmonafterodi detti
Agnoli:&

aU'ercmo diCamal--
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doli Oltra le molte tauole ancora elle
egli fece in

quel luogo colorite a tempera Nelli Agnoli di Fio-

renza fece la tauola dello altar maggiore finita nel

Mccccxiu.Etindufleifrati fuoi ad efercitarfinel-

la pittura, de' quali lafciô alcuni fuoi
difeepoli che di

moite pitture accomodaronoil moniftero loro: Et di

libri mimati e feritti cofi corne vi fu di quegli che ri-

dmiuano paramenti & ftonc di
figure diuinifsima-

mentucome ne fanno fede oggi in quel luoglio le ope
re che vi feciono. Egli in Santa Trinita di Fiorenza di

infe
a frefeo la

cappella & la tauola de gli Ardinghel-

lilaqualc
al fuo

tempo era molto lodata;nellaquaïe ri-

traiïe dinatuvale i noftri Dante & Petrarca. Et anco

ra in detto luogo lauoro' la cappella de' Bartolini.A co

ftui noceuano molto i cibi e
i digiuni,

a i
quali per la

regola monaflica & eremitica era obligato. Per il che

da Papa Eugenio,
cl;e dimoraua allora in Fiorenza

per
lo Concilio, & ebbe

compafsione a tanta virtu3be

nignamente
fu difpenlàto Et egli per quefto fece va

meflale, ilquale ancora
oggidi nella cappella Papale

diRoma. Fecepoi vna tauola in Sanlacopo fbpr'Ar-

no,& vn'altra in San
PietroScheraggio:& in SantoMi

chele di Pifa loro coniiento & in Camaldoli di Fio-

renza vn' Crocififlb in tauola, & vn San Giouanni.

Finalmente per
lo flar chinato & col pettoappoggia-

to gli venne vna poftema crudele,laquale
in

lungo ter

mine lo condufleal fine di fua vita di età d'anni l v»

Infegno coftui
a francesco ïiorentinoIuo

difcepolo,ilquale dopolamorte fua fece Il tabernaco-

lo,che è ful canto di Santa Maria nouella nella piazza

a fommo alla via della Scala, per ire alla Sala de Papa.

Fu pianto
fra Lorenzo aflfâi da' fuoi monaci, & nella

folita loro fepultura pietofamente ripofto giudican-

dofiper
la maggior parce per le buone'quabtàfue,

che
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che e fufiè ito a vita migliore, corne benefattore del-

la fuareligionei&
corne perfona che del continouo

viflê nelle tnilèric
diquà

con grandifsimo timoré di

non incorrere neU'orr'elè di dio. Ne gli manco dopo

la morte chi Jo onoraflè con quefto Epitaffio.

Bgtegie minio
nouit Laarentins uti,

Ornatùt manibus qui loca plura f is.

NttncPifim-dfaatfamtfJtiperœtheraclanm,

^itque animi eundem^rnpltcitafque boni.

TADDEO BAR-
TOLI PITTOR

SANESE.

Vanti fono tra' nollri artefici
quegli

che per guadagnarfi nome, fi metto-

noamoltefatichenellapittura? Et

il piu delle voite, il maligno influflb

che gli perfegue fà che le mirabili o-

pere loro, fon'pofie in luogo ofcurif

fimo, o fi vile & difonorato; che a

molti che non conofcono piu là,dà cagionedibiafi-

mare & vituperare quelle cofe, cheper fe ftefïemeri-

tan' lode;& per la fatica de' loro artefici,che tanti
gior

ni infelici, & tante pefsime notti,fenza fruttd vi han-

nofpefb. Et pare che ftmpre
tocchi

quefla inuidia
dcl triflo Fato,a chi cèrca piu le eccellenzia.Tutta vol

ta, aduenga negli altri
quello

che fi
voglia

a Taddeo

Bartoli pittor Sanefe,non aduenne certo cosi.Perc&e

l'opera publica della
cappella, chee'fe'nel palazzo di

Siena alla
Sjgnoria fîi comune ad ogn' vn' che vedere

la volfe;& di lumi, & di aria, fino a' di noflri, fi vede
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ragioneuolmente accompagnata.
Era tenuto Tad-

deo nella Patria fua,eccell<:ntifsimo maeftroSEt meri-

tamente fu elletto ne'Tcmpifuoi
dalla

Signoria di

cjuella città, a'dipigneredettacappella.llche gli diede

animo, eflèndo il luogo molto onorato, & Il premio

conueniente,a dar fama alle fue
pkture;& ornare con

fi bella occafione la fua patria,& la propria gloria;Pre

fago corne tu il vero, che
quefta

douefle effer' la vera

{lrada,da fare vtile & onore non piccolo & a fe fteflb,

& a' defcendenti Lauoro Taddco per Siena moite

pitture,nellequalifivcdcccrtamcntcdiligenzia&ftu
dio grandifsimo:Nè

reflo perlui che afFaticandofi del

continouo,non diuenifle piu eccellente di quello che

egli era. Ma la indiipo(îz.ionc
di

vn' maie oppilatiuo,

lo aflaftinô dl maniera; che ella gli impcdi quella otti-

ma voglia, che gli fu fèmpre fifta nello animo fncntre

chee'vifle. MoriTaddeodianni lix. &lepitture

fue apparifcono del
mccccvii. Et col tempo gli

fu poi
fatto quefto Epitaffio.

tabdaevs
BARTOLVS SENENSIS HIC sitvs

EST CVM PINGENDI artificio q_v od

IPSE MITISSIMIS ET HVMANISS. mor1bvs!

TVM SVAVITATE ingenu, qjv a m OPERI-

BVS SVMMO stvdio ELABORATIS, ET PLA-

ME per.fectis VICISSIM, exornaverat:

IMMORTALITATE dignissimvs.

Lafcio domenico Bartolifuo nipote & difcepo-

lo,cheattendendo alla arte della pittura, dipinfe con

maggior pratica
le figure

Et nelle iftoric che e' fece

moftro- molto più copiofîta,
variandole in diuerfe co-

fe. Sono nel pellegnnaiio
dello fpedale grande di Sie

na due florie grandi lauorate
in frefco da Domenico,

doue qualche profpettiua,
& qualche ornamentOjgar

batatnente fece
apparirc.

Dicelï eflere (lato Dome-
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nlco molto modeAo & gétilc;& d'una fingulare amo-

reuolezza & liberaliftima cortcfia:La
quale

nô dièmâ

conome alle buone qualitafue; chel'arteflefTa délia

Pittura.Furono l'opère di coftuinel mccccxxxvi.

Et nellovltimo dipinfe in Santa Trinita di Fiorenza

vna Tauola d'una Annunziata:Et nella chiefa del Car

mino la Tauola dello altare
maggiore.

LORENZO DI
BICCI PITTORE

FIORENTINO.

Randifsima vétura hannoquelli che
nello attendere ad vna qualche bel

la
profefsione, ovirtit, fiinuaghi-

fconoinqueldilettoche diquefla
fentono ogni ora Perche mentre

che adoperano, paflàno la ozio del

tempo in vno efèrcizio onorato; la

feiano rama & nome di loro;g uadagnano ] ecitamente

& fanno acquifto fempre
di amici. La onde cou tan-

tatenerezzafonoamatidagli huomini; che è
fi puo>

«lire,diee'nefiano PadronijEtdele comodità di a}-

trui, acquiftan' fèmpre
il comodo proprio Per cio

che a chi ferue altri bene & preftamente non bafia il

pagamento per fbdisfàrlo,marobligo entra poi di me-

zo fra chi fa operare & cflb operante. Quefto efprefli
mente fi vide in Lorenzo di Bicci pittor pratico &fpe-

dito;ilquale per dilettarfi del lauorare,come e fece5ac-

quiflo mezi tali, che da ogni fuo conofcente era tenu-

to di fidolcepraticajcheogniperfbna ardeua di fargli
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piacere.Le figure fuetirano forte a la maniera di Tact

deoGaddi&deglialtrimaeftriinanzi;i qualifi dilet

toeglimoltodicontrafare, per piacergli quelle ma-

niere. Fece Lorenzo in Santa Maria dcl Fiore a tut-

te le cappelle fotto le fineftre figure, & pcr
la duefà la

imagine de' x 11.
Apoftoli per (àcrare la chie(â,& met-

teruile croci.Nella chiefa di Camaldoli di Ftorenza,

f>erlaCompagniade'Marttn
dipinfè vnafacciatadel

la ftoria loro con due
cappelle.Et nella chiefa dcl Car-

mina vn'altra facciata quando efsi martiri fono con-

dannati a la morte & vanno a'1 tormento; & tutti i

crocififsi che da vna pratica grande & maeftria onefta

fono condotti Ncllcquali opère fi vedeingegno,&
infiniti fùoi tratti in attitudine, per contrafar la natu-

ra.Su la piazza
di Santa Croce,fece fuori, nella faccia-

ta del conuento, la ftoria d'un S. Tomnufo col reflo

de gli Apoftolijil quale cerca lapiagaaCHRisTo;&

iïmilmente vna affunta in cielo in
campo d'oro,con in

finito numéro d'angeh intorno,& San Tommafo,che

la cintola riceue frefeamente & con viui colori lauo-

rati; Et a canto a quefte opre lauoro vn San CWriftofa

no ,ilquale è di altezza di braccia xm. &tnezo;ncl

quale moftro granddsimo animo non fi cilendo fin*

allora fatto le figure di maggior grandezza, che dl cin

que braccia eccetto per
Il San Criftofano di Buffal-

macco. Dentro il conuento lauoro all'entrata della

porta
del martello piu di x l. frati ^tutti veftiti di bigio

ne i quali volfe moflrare Lorenzo la pratica & la fcié-

M,laquale aueua in lauorare
in freico &a tutti variô

il colore del bigio;che chi pendeua piu in
roftigno,&

tanè,& chi in azurrino,& gialliccio pcr ciafcuno diffe

rente, talm ente ch' e cofa fingulare Dipinfe ancora
altre iftorie pcr

le mura &
per le volte, con tanta faci-

lita &preilczza;che
fi racconCadi lui per vero,che aué
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do il Guardiano del luogo che gli daua le fpefe fatto-

10 chiamare a Men{â;egli che aueua fàttolointonaco

per
vna figura, & cominciatala appitto allora rifpofe

a quel
frate che lo chiamaua fate le fcodelle,ch' 10 fo

quefla figura,&vengo.Et pero dicono, che in Loren

zo fi vide tantavelocità& rifoluzionedi quella ma-

niera, quata
non fu in alcuno altro giamai.Fù di man

fua il tabernacolo a frefeo in fui câto delle Monache di

Fuligno:&fbpraalla portadellachiefa loro vna No-

ftra donna con alcuni Santi fi-a i quali fi vede San

Francefco,ilquale fpofa la
pouertà. Fù condotto in

Arezzo;& vi dipinfe la cappella maggioredi San Ber

nardo,côuento de monachi di Monte Oliueto, con la

ftoriadiSanBernardo,fattafareda M. Carlo Marfu-

pini.
Et in oltre cotnincio la

cappella di Francefco

Bacci vecchio in San Frâcefëo d'Arezzo fimilmente

a laquale finita la voltaammalo di mal di petto;& po-
co ando che guarito

fe ne torno in Fiorenza,& fece la

fala vecchia di Cafa Medici nella via larga a Picr Fran

cefco vecchio. Ebbe Lorenzo due figliuoli bicci i

ET ne m; i quali furono ambidue pittoii;non qua-
li il Pa.he ilquale

imitarono Il piu
che

poterono Per

il che Bicci ghaiuto finire la cappella de' lflartiri in

San Marco;& infinité opere
in Fiorenza & per il con-

tado lauorarono:& Neri
dipinfe

a frefco in
ogni San-

ti la cappella
de' Lenzi infieme con la tauola, doue ri-

trafle le medefimo vicin' à Lorenzo fuo
padre. Et allo

ordine Camaldolefè infinité opere fece;& fimilmente

nel chioftio di San Brancazio & nella chielà, laiiorà

cofe che non fa melliero raccontarle. Ma Lorenzo di-

ucnuto gia vecchio, nella età di L x i. anni atnmalo

di malejdi febbre ordiuario;& appoco appoco fi c5(u-

nio,dcfiderando pure ritornare ad Arezzo a finire l'o-

pra da lui cominciata Laqualc dopo
la morte di Lo-

Ee iii
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renzofin! pietro dal Bo rgo a
SanSepoIcro. Fù

dopo che fpiro da Bicci & da Neri pianto, & in fine

con infiniti fôfpiri
a la fèpoltura accompagnato Et

dolse la morte fua vniucrfalmente a tutti gli amici.

Ne manco di poi chi lo onorafiê di quefto epitaffio.

LAVR. BICCIO PICTORI ANT1QV0R. ARTI-

ÏICIO ET ELEGANTIAE SIMILLIMO AC PRO

fE PARI BICCIVS ET NERIVS FII.JI3ET AR-

TIS ET PIETATIS ÎRCQ1 POSVER.

Il fine délia prima parte delle uite.



PROEMIO DELLA
SECONDA PARTE

DELLE VITE.

V~4NDolo prefiprimierdmente Vnut

nifsimo Lettor mioadcfiriuere yuejleui-

tt; E' non fit mia mtenxionefare una nota

del}i~*4rtefia,et une inuetarto dirb cofi del

e
opère loro

i Negindicai
mai

dcgniofine

<</« quefle mie no» sb corne èelle,certo tun-

ghe ^faflidwfefatKhe, rttrouare il numéro et i nomi et Icpa

trie lm-o;&> infegniœre
in che a'ttà & in che

luogo appunto di

cjjèjîtrouafanoalpre/ènte/e loropitture ofculture ofabrU

che; che
queûoio loareipotutofare}con ttnafemplicetauoU,

fermai tnterporre inparte ahunt tl£wdi%io mio Ma ueden-

do che
glifcrittori

délie iftorie quegli cbcper comme confên-

Jô hantio nome du auere/critto con
mtgltorgiudt%to nonjôto

nonfifino contentitt di narrarefemplicementei capjtguitir

ma con ogm dilgen%itt,et
con

maggior cttrio/îtà che hannopo

tutojôno iti inueftigitndo
i modi^ i mexjjZr* le uie, che han

no'u/àti t utdetttihuomini neltnttneçgiare timpvefe &finfi

vngegnitcti
di

tocatregh
errorh & appreffo

i
bcicolpi 3 &*rt*

pari, &pdrtitiprudcntemente qudlchc uoltapre/î ne'gouer-

ni dellefaccende; & tutto quello injbmma che ptgitcemente,

oflraccuratamente>conpruden%ia/> con pieu j> con
magnitt'

nitnità hanno in ejjè operato
Corne

yucUi
che conofàemino la

ijloria ejjeve ueramente lo/pecchio délit uit.t umana j nonper

narritre (tfimttamcnteicap occorfîdun Principe, o a aima

RepMca.maper auuertire igiudizyfjiconfîgli ipartiti t& i

tnaneggi deglihHmin'tjCdgionepot délie fdtci & wfelia as^
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%foni. Jlch e èproprio /anima délia iûaria. Et
qne!Io

che in ut-

roinfignta wttere, &fagli huomint prudent Ï-.& cbe
appref

fa alpiacere thefitrdedeluedere le co/êpa/pte corne prefen-

ti i ilutrofine
do

quella. Perlaqualcofa
auiao iopre/ô & firme*

la iiiond de Nobilifîirm artefci peygiouav
ttlfarti

quant opa-

ttfiono lefong tniei& appyeffoper onor<irletho
tenuto quan-

toiopoteua adimitasgone di cofiualentihuommitl medefimo

modo;& mifono ingerm'ato
n ofilo di dire quelche bannofat

to,ma dtfceghere
ancora dtfierrendo il meglio dalbuono i &•

Fottimo da'lmgliom&i notare a» poco ddtgentementeimo*

dije arie,le manière i tratti & lefantafie de' Pittori &degli

Scultori. inHeûigandoqucintopmddigentemente hofaputo,

dtfii)" çonofiere a
quegliche quefloperjijlejlinonfamofare}

le atufè &> le radia délie manière } e delmiglmrameto&pejr

o-toramento
delle arti^dccaduto in diuerft tempi; &* in

diuerfe

perfineiEtper chènelprincipiodiquefie Rite jio parlai de la

rtobiltà ^antichitàdieffèarti, quanto a qucfto prcpofitofi

richiedeua lafitando apartemolte cofi che io mifiaretpotuto

firmre di Plinio & daltriautorhfe io non aurjii uoltito,,contra

la ireden^aforfi di motti, lofât» libero a,ciafcheduno iluede-

rele
altruifantafie,ne* proprijftmtt Mtpare che èfîconuen*

gafare dprefente^queUo chefuggendo iltedio &> h lunghe^

zg^mortainemiat della atten%tpne,non rnifu lecitofire alta-

ra,ao è aprire piu diligent entente tanimo &*inten%ione mia:

& mofirare a
chèque

io abbia diwji queito Corpo délie uitc,

in tre parti Be ne è uero che
quœntunqùe tagrandexga delle

artinafca
in alatno da la

ddigen^ia
in un altro da iofludios

in
queîîo

da la imitaxjone; in quelio
da la

cognhjane délie fiieé

cbe tutte porgono
aittto a

quefle tfr in chi dit le predette

cofe tutte tnfieme3 o da la parte maggiwe di quelle Io nient e-

dimanca per auere nelle uite
de' particulariragwnato

a lajîan

Xajtcmodifdefarte^le manière^* delecagionidelhene,

tfrmegjio,.
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&* meglio3tdottimo operare diqueiïhXagionero diquejîa co-

fagenerulmenteiet pntpreflo
de la quaUtà de tempt, che de le

perfine'.diflinu &> dititfi da me, per non rtcerc/srla troppo mi

mttamentejm tre parti,o uogliamole
chiamare età,da la rtna-

Jcita di queflearti,fmo alficolo che
noiutuîamoiperquellama

nifejîifitmA dtfferen'%4,che in a'djcuna dilwojîconofie. Con-

cibjîa che nellaprima <& piu
antica fi fia ueduto que/le tre

arti ejjèreflate molto lontane da la loro perfezgume-.etcome

che elle abbino auuto
qualcofe di buono,ejjèrejfato acompa-

gmato datanta imptrfe-x^ione che non mérita per certo,

troppagran
Iode <Ancwa che per amer datoprinapio & uta

t modo
al meglio thejigutto poi,fi nonfufjè altro nonjîpuofè

non dirne bene;<& darle
un pop m gtona,the fi fi aueffè a

,giudicare
con

laperfettaregola
dellarte non hanno mentato

lopere fieffé. Nellaficonda poifiucggono mantfeiloejjèrle

tofi migliorate tt/fu, &> nelle inuen%tor>i,et nel condurle con

piu dîfignio, & con
mtglior

manière &> con
maggior diligen

%ia: &* cofitolto uia
quella ruggine

délia ueccbtatai&> quella

goffeX3&,&'Jpropor?(lone;
che

lagrqffezga
di

quel tempo le

aueiiarcccata tiddoffo Macbiardiràdidire,in <jueltempo

efjèrfitrouato uno
in

ogni cofitperfetto ? Et che abbia ndotto

le cofi al termine dioggi, & dinuen%ione,&' di
difegmo &*

di colorito?Et che abbia ofjèruttto lo
sfuggire dolcemente délie

pgwejco Ltfcwità del colore, cbet lumi fiano rimaftifilamen

te mfit trilteui &fîmilmente abbia ojferuatogliftrttfiri&*

certeflmjiraordinarie nellejîatue di marmo come in
quelle fi

vede? Qgefta Iode certo è tocca alla ter%a età;nel!a quale mi

fOYpotere dirficuramente che î*Arte abbiafatto quello che.

ad una imitatrice della natura,è lecitopoterfare &> cbe ella

fiafalita tatoa!to,chepiuprefto fi abbia a temere delcalare a

baffoichejperareoggimaipiu auçumeio. Queile cofi cofide-

randoio meco medefimo attttxmae giudico the'fia unapro-

rf f_
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fnrietà,&* unapArticuLtre natura
di qaefle arti; lequ&ïïdd uno

umile principiojtitdino appoco appoco migliorado-. ctfinalmen
te perwngbim

alcolmo dellaperfe^ione Et queilo me lo

fa credere,iluedere effere tnteruenuto
qutfîqueslo medefimo

in dtrefactdtk cheper efftrefnt mue le artt hberali un certo

chediparentadoè nonpiccolo urgttmemo cheèjîa uero.Ma

ncllapittura efcultunt en
altrirêpi debbe e/Jere acatduto

que-

jlo tanto fimile chefi e/î/cxmbi(tj?tno infîemt i nomijhrebbo

no apputoimide/trfti caft.Imperoche èfîttede(Jè e'/îbtf a dar

fede
a colora die f monouiçini a que temt>i,et potettono ttedere

&gmdkare dele fauche degli antiebi) leftatuediCanaco

ejjèr
molto dure, & fendit tunaatà/i moto alcuno, &>perb

ajptilontane dal uero; &> di
quelle di Calamide fi dice timide

fimo
ben chefu/jfèro altjuantopiu dolàdx le predette. Venne

roi Mirone, che non imitb affatto djftttto
la ueritit della natu

ra ma dette aile fie opere tantapropor%ione &gra%ia thee

eUeJîpoteuona ragioneuolmeie
chiamar belle.Succeffe nel ter

%ogradoPolicleto &glialtri tanto celebrati; iqun.li corne fi

dice & trederefidebbe,tnteramete lefeceroperfette.Qaeflo

meàefimo progrejjo douette decadere nellepitture ancora per

che e'jî dice &uertfîmilmente Jî hà apenfâre che
fufiicop,

neilopere diqitclli
che con unfolo colore

dip\nfhro,&>perofur

ron chiamatiMonocromati,non effere ftattt unajnrtmperfez^

%ipne Vipoi nelle opère di Zeufî, & diPolignioto & di

Timtue,o degli ahri chejôlo ne
meffmo in opera qttatro

si lau

da in tutto i fineamenti &> i dintorni & leforme &>fên%a

dnbhio uifi doumapure dejîderare qualcofa. Mapoi in Erio-

ne,Nkom<tco, Protogene } &^ipelle ,ê ogni cofiperfetttt

& beUifîima. Et nonfipuh imaginar tneg/io;auendo ej?i di-

finto non fila le forme }&gli attt de'Carpi eaelletijîimamen-

tesma ancoragli affctti,& lepafiioni dell \Ammo.Ma lafiia

doirequeilichebifignia referirjine adaltri&> molte molto
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non conneng ano i ghidixjj &*
cheèpeggionetcntpiianco-

ra che io
in aofio-uitii miglion amorti Vegmamo à tempi nô

Jfri, doue abbiamo locchio ajfatmigliorgmda &>giudke
che

t>oèforecchio.Nonfîuedeeg[ichiaro,quantormg[torAmento

t aquif}ofece,f>er cominaar/î da tmatpo, L'architettura da

Bufchetto GrecOjttd ^4rnç!fo Tedeflo &> a
Giotto?Vegghin-

•JîUfubrkhe dique*temj)i,ipi!aftri,le colonne, le bafi
t capi-

tegli, & tMttelecornicïconïmen-éridifformi,comenein

Fiore^a inSewtaMcirU ddFiore^et neûn incroflattira difao

ridiSanGiouani;aSa»MmiatoalMome; nelVeftottddo ds

• JFie/ôlejolDuomo di Milano^a San Vitale di Jtauenna, a San

taMdrta Maggiore
di Rom*, & al Duomouecchiofuore

d* ~4re'Zggjàoue ecettuafo
qutlpoco di buono,rimajio defra-

nteti antichi, non ut è cofa che abbin ordine ofattes^u buona.

MaqueUicerto U mtg/iorarono afjki tf?>fece nonpoco aqui.

Jlojôtto dtioro;perchee lariduffiro a migltwe proporxjpne

f&fecero le
lorfabbmhe nonfilamentejlitbili &gagltardei

ma ancora in
quakhc parte omate certo è nientcdtmeno die

gHomamentilorofHronoconfufi y&
molto tmjierfetti -7 gp

per
dirla cofinon congrande

omamento Perche nelle colone

non offèruarono quella mi/ira &propor%ione, cherkhtedetut

la.rte:Ne diflinfevo ordine
chefyfji pitt

Dortco cbe Cortnto o

Jonico j o Tojiano; ma alla me/colata con una loro
vegolafen»

YegoUifaccendolegroJJègroJJê oJitttlifittilijCome torna'

un lor
meglio.

Et le imtenzjonifurono tutte parte di lor ceruel

h,pAYte delre/lu delle
*Antkaglie uedttte da loro. Efaceuitno

le piane parte cauateda'lbuono parte agiuntoui lorfantstfîe,

che risggte con le muraglie aueuano unaltraforma
Nicnte-

dhneno chi comparera le cofe loro a
quelle dina^i ui uedra m$

gliore ogni cofa- et uedra delle cofe che dano difj>iacere
in

quai

che parte atempi nojlrîi corne finoalcuni umpinti
di matto

nilauoratidtJïticihtaSantoIdnttiI.aterjtnodiJlma.Qtte/ÎO'

-F/ 9
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niedefimo dico de la Scultttrajaquale in quella prima eta della

fut rinafiita ebbe ajjai del buono
perche fuggita

la manient

gojfa Greca,cbe era tanto ro%a che teneutt
ancorapiu della ca

uathe
delloingegnio degli artefici ejjèndo quelle loroflatue

intere interejènsgpieghe o attitudme o mouen^ta ttlcuna;&

proprio
da cbittmurfi ftttttte. Doueeffendopoimigliorato

il di

Jègnioper Giotto,molti mtghwxrono anchora le figure d'Mar

mi& dette piètre: Comefece ^éndrea Pi/âno,^ Ninojûofi-

gliwlo-fitglidtrifuoi di/cepolijcheferon molto
megho che ipri

mï.&ftorjônopm
le lorjlatue& dettono loro

mtgltore attim

dîne ajjhi come
que

due Sane/t yAOOSTINO &

^GNOLO, chefeciono lafipoktera di Guida Vejcouo di

*4rc%xg;&* qneTodefihi chefeciono lafacciata /Oruieto

Vede/i adunyuein tjtteRo tempo lafïultura tjferfe tmpoco

mirlhrtttdi&dttto qualcheforma migliore alic figure, con pin

bello ttttdœr dipiegbe di parmi }& qualche tefta con mijrliore

aria,certe attitudini non tanto intere j çj?»in fine cominciatol a

tentare il buono. Ma auere tutta tiolta mancdto
di infinité par

tiper non e/Jèr in quel tempo mgran perfe^gume il
difegnioi

ne uederfi troppe cofe di buono
dapotere imjtare.Laonde que'

miteftri ckefurono in
quefto tempo &* da me fon Jiati mefii

netla prima parte,
meriteranno

quella lode^et d'ejjèr tenuti in

aueleontoiebe
meritano le coft faite da

loro, pur chefi (onfide

ri corneanche
quelle

delli ^irchttetn & de pittori
di

que' tem

pi,fto ebbono inna%i aiuto; & aueuano à trouare la Nia da per

loro: & ilprmcipio ancora chepiccolo,
e

dtgniofempre dt Io-

de nonpiccoU Non cor/é troppo migltorfortuna la pittura in

qtiefti tempitfe
non che effendo aUoraptu in

ufo per
la diuo%io

ne depopolijebbepiu artefici > &>per quefto fece piu euidente

progrejjo
che quelle

due Coftjiuede cbe la maniera Greca,

prima co'lprincipiodt Ciniabue, poiconl'aiutodi Giotto, (i

Jpenfe m tutto :&*ne nacque una nuoua la quale io uolentieri
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ehtamo maniera dt Giotto; perche fu trouata da lui &> da/ûoi

éifcepoli;epoi umuerfalmente da tutti uenerata et imitata. Et

fiuede
in

quejia,
leuato uia

ilprojftlo
che

ricignieUtt per tuto le

figure 3& quegh occhijpiritatt, &>piedirittiinpunta ,&*le

m4niagux&e1&>
il non auere ombre &aftre moflruofîtà di

que' Greci:&> dato una buonagraxia nelle tefle çjf morbi-

aesga nelcolonto Et Giotto inparticularefece million at-

titudtntstllefte figure ç£« moÛro
qmkhe prinàpm di dare

una tiiue%g& alle tefle & piegb i parmi che tmetutiopm alla

natura,che non
quegh mnan^i &fcopcrfi imparte qualcofâ

de losfuggtre&Jïortare le figure Oltre aquefio egli diedt

principio agliitffettï che fi conofiejjè in parte tlttmore,U(J>e-

rans&Jira ,&lo amore Et rtdujjè a una morhides^a la

fua manrera,che prima
era & ruuidtt gp/cabroft &fe non

fecegli occhi con quelbelgirare, chefa iluiuo e^con
la fine

defttoi Idgrimatoii & i
capegli morbidi; &le

barbe piumojê;

&* le mani con
quelle fie

nodature & mufcoli; etgliingniudi

corne il uero-fiufîlo la difficulté
della arte,& rf nonauer uifia

pitton tniglwridi
lui.

Etpigh ogniuno
in

quellapouertà del-

farte & de tempt la bontà
delgiudi^ip ntllefue iilorie;/ofi-

Jiruanxta deU'arie, elobedien^ia dt un naturale molto facile,

perche pur jt uede,che le
figure obbediuano,k quel che elle aue

ua.no afare: Etperaofimoflra. ihe
egli ebbe ungîudi^io moi-

to buono,fênonperfctte,&* queflo mede/imo/î uedepoinegli

altri come in Taddeo Gaddi nel colorito tl
quale èpiu dolce,

&> hàpittfor^a ,• & dette mtglion imaynn^oni colore ne'

pannij&piugaghlardeag&ne'motialle/ùefigure.In Simon

Sanejè fiuede il decoro nel comporlejioriei in Stefano Scim.

mia, & i» Tommafifùofighoto cht
arecaronoorande utile et

perfèzgione neldifegnio & inuenzjpne delta projpettnta, &*

nello sfumare &> unire de' colori;rtfiruandojêmpre la manie-

ra dt Giotto
Talefeàono nellapratica e defîrezgg Spinello

Ff tij
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.rfretmo. VarriJûofgimololUcopo di Cajëntino,*4nto»io V*

nizittno, Lippu, et Ghcrardo Starnim&glialtripittori che laHorarono dopo Giottojïgmtitndo
la fuit aria lineamento colon

to,&* maniera & ancora mjgltorandola quctlcbe pocha mit

non tantopero cbe e' pare/fi cbe' la uolefôno tir are adaltrojê-

gtùo i<» onde chiconjïdererà <jueito
mio difcorfîjiedrà que-

Jletreartifinoa quieffèreflate
come dire abbo's^ate &*

rnancarloroaffaidiqmlU perfizgwne che elle tnertUUAiw,

& certojê non
uemua meglio, pocogiouaua queSlomigliorn-

mento & non er.t dit teneme troppo conto. Ne moglio che al-

(unocredft.iheiofîafigtoffo;
ne

difipotho giudi'zio > cheio

non conofat che le cefê diàiotto, e di ^Andréa Pi/àno et N'rno

&* degli
altri tutti che per

la
Jimilitudine delle manière ho0

mefôinjîcmenellaprtmap(trte;jèellefîcomparer<inno
a

quel

le di coloro che dopo loro hanno
operato;no meriteranno Iode

Jinterdinaria^e
anche médiocre Ne era che ia non lo uedejii

quando ioglt ho Ittudatt. Ma chi confidererà la
qtuthttt dique

tempija caredia degli artejîci, la
difficulté

de buoniaiuti;le

terra non belle come ho detto io,ma miracolojê:&< aràpucere

mfinito
diuedere îprïnù principe j&> queUefiintiUe di biwno;

che nette pitture ejculture cominciauono a rifijcitare Nonftt

certo la uittoria di L Mdrxjp in
Spagnia tantogrande clx

moite non aueffino i Romani delle
maggiori Ma auendo ri-

fpettoaltttnpoJ(tlluogo,alca/ôJ?tllaper/ona,&talnttmero:ellit

fu tenutajiupenda gp ancor oggipur degma delle Iode, che

infinité &grandiffime le fin
date

da glifcrittori Cofî a me

per
tutti ifipradettt ri/petti e parfi che e merhino noafilame

te tteffèrejcritti
da me con

éligen^a ma laudati con
quello

amore eficurtà
che io hbfittto Etpenfo che non/aràflatofa-

Jiidiofo a miei
^drtifîci,

l'auer udite
qttefte lor uite,econftde-

ratolelorma»kre,e lormodh
&*nentrsirranoforjhnonp<t-

ihoHtile:llchem'tfi<t carifômo &* b
reputero abuonpreniio
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dette mie fat iche; ncSequati nonhocercoattro, thefarlaro

inquanto'tobopotuto
utile &<diletto. Orapoi ihe noi abbia-

moleuateda Balia, fer un modo di dir cofîfatto quelle tre

^irtti &caaatele ancora de Lftinciutte%ga > Ne uiene lafi-

condaetà,doue/t uedràinfinitamente migliorato ogni<o/à;

&*la muen%ionep'tu copiojâ di figure ,pm
ricca d'ornamenti,

&> il
difio-nio piufonditto}<& pin naturale ue-rjo ilu'iuo &> in

oltre un* fine neUopre
condotte

conmancopraîkit^nMpen/i-

tamente con di[tgen%itt;la maniera piu leggiddra i coloripiu

uaghn
in modo che poco cireflerà à ridmre

ognicoftt alperfet

to;tt che elle imitino appmo la uerità della
ntttura.Percbe pri-

ma co lojîudio et con la
diltgh&t del°r<£ Filippo Brunellefchi

la .sirchstettura ritrouo le mijïtre &> lepropor^mni deglian-

tkhi;co/ïneHe colonne tonde,comc ne ptldfiriquttdnj& nelle

CAntonateruflkhe & pulite & allovaji dtjîmfeordine per

ordine,&>fecijîuedere la d,jfercn%4 che era tra loro Ordi-

nojïi cfjele cofe andctfîinoper rego(d;Jegttita)?ino conpm ordi-

ne,efufîmofp'tirnte
con miJÙYtt.Crtbbefi la firsy & il fendit

mento ttldifïgnoi
e' dettejîalle cofe una

buonagra^ia, &fe-

cefi emofeerc l'ecellen^ia di tjuella *4rteJlitrouojîi la belles^

rji & uaxietk de'
ccipitelh

e delle tornici, imalmodo che fini

delepmnte detemptj &de glialtri fùoi édifiai ejjbrbenifli-

mo mte/e;&> lefabbricheorfMtejmagmfiche^tpropor^iona-

tifëme.Comefi uede nellajîupendifimd machina délia Cupota

di Santa Maria delFiore di Fiorenz* i neUabellezga etgra~

%ia délia f Halanterna, nelornata uaria
&gra%ipjâ chiefk di

Santo Spinto;&> nel non manco bel di
quella edijpqp di San

JjytfeKx^mella bi^drifîima inuen^ipne delTetnpiam ottofac

ce
degh *4ngioli, & neUa ariofifiimit chieja & conuento del

la Bad/a di Fiefile & nel
mitgnifiço &* grtndifiima prtn-a-

pio delpaU%go de' Pitti Oltra dcomodo egrade che

FwcefcodtGiorgiofecenelPata-xgg & çhtefidelBuoma
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di VrbinOj &> ilfortifomo &ricco Cajletto di Napoh s &h

ine/pugnabile Cafleïïo diMiiano:fin%a moite akrefabbrkht

notabilidi qtteltempo,&
ancora cbe e non

cifufiilafinesga,

et una certdgraxya efquifîca gp appitnto
nette cornici& cer

te puhte.^e & leçgiadrie
nello mtaccar le

foglie efar ccrti

firent} nefogliami, et altref>erfe%gioni chefttron dt poi,comt

Ji uedrà nella
ter%apane7douefigmterttnno qucglichefttritn

notuttotjiieldiperfettoneUagrttzùt nella fine, & nella co-

çi<t&neïïnpre£ïe%gdi cbenonfecenogli altri archttet-

tiueichi: Nondimenoellejt pojpmo /tcuratttmente cbiamar.

belle & bttone.Non le
chtmogiàperfette perche uedutopoi

meglio /» (juefla arte, miptrrpotere ragioneuolmente afferma

re che le mancMM cjualtofà.E/i bene eut èqualche parte mira

colofa &• de la
qualene'tempi nofîriper ancora nonfièfiatiy

meglio;ne per auuetura fifxrà m que che uerrunno, come uer

la
lanterna della Cupola di Santa Maria del Ftoref

etpergradex&a e/Jà CupoLsdoue nonjolo Filippo ebbe aninto.

di paragonargli etnttàn ne corpi dette fahbnche, mœmncer

h nella altezga delle
muraglxe;Pwr fi parla uniuerfalmente in

génère', & wnfidebbe da
le perfhgipne e bontà duna cofa

Jbla,<trgumentarelaeceUen^a
del tutto il cbe délia pâtura

ancora dico & de lajcaltura 3 neUeqitaUfiuede ancora ojr&i

cofe ranfîime de' maeflri di qmïlaficond* etk; camequelle
do

Mafaccio nel Carmino ckefece uno igrmdù che triema del

fvcddo,et
in altre pitture uiue%ge et fytrithma ingenere

£ no

aggiunfono
ala perfcxgione de ter%i } De'qualiparleremo al

fuo tempo; Bifôgnandoci qui ragionare defetondt I qualiper

dire prima deglijtultorimokofi allontanarono da la maniera

de'primi:&> tanto lamigliorarono, chelafcioronopoco ai ter-

%i.Et ebbono ana
lor maniera tanto pwgraxi,o%a3piu natura

k£mord'mata,dipmdifigmo&propar%iime-ychelel<irofi<t-

tue comiticiarono a parère prejjô che per fine urne & non pin

fiâtm
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c£

J}atue corne le frime Corne nefannofe de quelle opère chein

quella rinouit%ione délia maniera (î lauoraronoi come fi uedrà

on
queflajëconda parte

doue le figure
di Iacopo

della Querci*

Sanefe hanno fin
moto &piugra%ia et pin difegnio

et
dtligen

%a:quelle
di Fdippopiu belrkercare

di mufeoli, et
migliorpro

por%ione,&piugiudi2zio;et cofi quelle ieloro dijcepoli.
M*

biuuiaggiunfe LoremtoGhibertt neliopera dette porte 3doue

moflro muen%ione, ordine.numierti, &* difegnio^he par
che

lejûefigure/îmtiouino, &> abbino lanima Ma non mirifil-

uo intulto;ancord chefufinelor tempt Donatojêiomelouo-

jrlk metterfrd itérer ejlando bprejûa aparagone deglian-

tichi buoni, dira bene che in queâa parte fi pub
chiamar luire

gola degli altri per auer infefoïo le parti
tutte che auna au-

na ertmojpartè
in moltU poi

che è reduffè in moto
le Jûe figure

dando loro una certa uiuacita e promena chepo/Jonftare
e

con le
cofe moderne^ come io dij?i con le antiche medejima-

ntente.Etilmedefîmo augwnentofece
in queilo tempo

la pit-

tura, dala
quale l'EceUartttfimo

Mafaccio leuo m tutto la ma-

niera di Ciotto,nelle tejîe,ne' panm,ne' cafâmeù,negliingnm

di,nel colorito ,neglifiorti cheeglir'moubgr ntejjè mluce

tjuella
maniera moderna qualefuin que'tempi, efinoaoggi

da tutti inoftn
artefia Jêguitata

tedt tempo in tempo con mt-

gfiorgras^a, inuenx^pnejornttmenti, arricchita &> abbellita;

come particulurmente fi
uedra nelle une di ciafcttno, &fico-

mfterà una nuoua maniera di colorito idifeora,d'attttudirûnit

turali i &molto piu ejprefit
i moti dello animo, & igcfïi

del

corpoicon cercare di
apfre/Jàr/tpiu aluero délie cofe naturali

neldifegmo &• le arie drfuifo chefimigliajiino
mteramente

glthuomini fi che fufiino conofcwtipcr ifieglieronfittico-

Jicercaronfar quel che uedeuononelnatura/e&r' nonpim &

cojîuennono adefferpm cofiderate &* ntcgtio intefe le cofilo

ro & Qttejlo diede loro nrdimento di metter
regola aUeproJpet
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tiue;ef<trlefcortdr appunto,comefaaeu<tno
di rilieuo,»itturah

e inproprittforma:& co/tandarono ofjèruando lombre,ei i lu-

migli sban\menti,<& le altre ccfe dffidli & le composant

délie ftorie conpiupropriiiftmlitudineietitronftire i paefip'm

jîmihdueroetlialboril'erheifiûntdrieinttitoh
etaltre cofe

della Natura tanto chefipotra
dire ar dit intente che qutfle ar

ti fienononfilo alleutte maancora ndottenel
flore

della lor

giouentùet da /perdre quelfi-utto
che interuenne dt

ponet che

in breue elle auefôno auenireaLt loro perfettaetà.Darema

ddmqueconloMutodt Dio principio
allduita di Iacopo délia

Qaerciit Sanefe <&>poiagli altri archttetti &fcultorifino che

peruerremo
a Majàcao; dqnnleper tfjèrefiato primo

a
tHiglto

rare il difegmo nellapittura j mojlerrà cjunnto obUgofegjli

dtuepcrUfua nuotict nnafeita. Et pot
che ho eletto Ju-

copofoprddettoper onoratoprmcipio
di

tjuefta

Jiconda parte fegmundo
tordinc delle

manière uerro aprendo fempre

colle uite medefîme,
la

difi-

cttltà di fi belle
dificlli

& onoratifôme

*4rtt.

IL FINE.
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IACOPO DELLA

QVERCIA SANESE

SCVLTORE.

pergli onori in infinito la virtu rua. Cio intcruenneà

Iacopo di Maeftro Piero di
Filippo dellaQuercia

fcul

tor Sanefê il
quale perle fuc rarifsime doti,nella bon

ta, nella moJeflia & ne! garbo mérita degnamente di

cfler fatto catialiere Il quai titolo, onoratifsimamen-

te ritenne viuendo: onorando del continouo la patria
& fe medefimo Penlche quegli,che dalla natura do-

tati fono di egregia & eccellente virtu quando ac-

compagnano con la niodeftia de cofitimi onorati il

grado, ne! quale/îtroïiano:fc>noteftimoni,iqualial
mondo moftrano d'eflereaffunti al colmo di

quella
di

gnità che fi riceue da') merito, &non da la forte,come

ueramente &
degniftimamentemoflro lacopo ulqua

le alla fcultura attendendodi cjuella perfettifsimo di-

uenne & con eccellenzia dimoftro del continouo l'o-

pere fue.Le quali in Siena furono prima
duetauole in

legname di figure tondecôgrazia di difegno & d'inta

glio affaticate da lui. In Lucca fece per
la Moglie a Pa

olo
Guinigi Sigrior di cjuella Citra,nella chiefa dl San

Martino, vna
fepoltura la quale alla cappella della Co>

munità è reftata j & in qiKlluogo alcuni fânciuUi in

Nfînitamente é da credere, che nelîi

vita fua pruoui grandifsima conten

teza colui che
per

mezo delle fatiche

fatte con la virtu fua fi fenta o nella

patria o fuori onorare di dignità o

gmderdonare di premiotra glialtri

huomini crefeendone per le
Iode&



parte, ir.

vn fregio con feftoni di marmo,&ia caffa & la figur*

morta all'entrata dclla fàgrcftia; Laquale con diligen-

za lauorando,a piedi
di eflfa fece nel medefimo fàffo vn

carte di tondonlieuoperlafedc portata al marito. tra

sferi fsi poi aBologniadouegli fu allogatodagli ope

rai di San Petronio, la porta principale diquelTem-

pio.di marmo
a

figure &ftone & fogliami lauorata,

nella quale nepilaftri che rcggono la cornice elar-

co, fonocinqueftorieper pilait.ro leqnali conduffc

di bafïbrilieuo.Et nello Achitraue ne fece altre cin-

que le quali furono & fono tenute cofa lodeuole

Et dentro a
quelle intaglio dalaCreozionedel mon-

do fino a Noe Et nellarco fece tre figure di tondo

rilieuo la Noftra donna,& il putto3con due Santi da-

lato Laquale opera fu dalui lauorata con grande
amo

re & con fomma diîigenzia:& fu cagione dicauare d'u

no errore i
Bologniefi che non

penfauano che fi potef
fi farmeglioche vna Tauola fatta da'Maeftri vecchi, 1,

quale e in fan Francefco allaltarmag^iorenclla
citta

loro qual fu di mano diAlcuni Todefchi chc doppo
iGotti lauororono della maniera uecchia piu che altri

cliefacefferoinque tempi. De' quali
fiuede ancora

opere afrai
per

Italia fatte da loro corne la facciata di

Oruieto:Et la tauola di marmo delvefeouado di Arez

zo: & in Pifa nel Duomo:& a Milano nel Duomo:)&

perla citta in diuerfiluoghi. Oramcntre chelafama

di Iacopo, fi andaua cofi dilatando, egli venne in Fio

renza & fopra la porta del fianco di Santa Maria del

fiore,che va a la N unziata fece di marmo vna a(funta;

la quale con tanta grazia & con tanta bon ta a fine con

dufle:cheoggi quella opera è guardata da gli artefici
noftri per cota

marauigliofà & in ogni età, il medefi

mo fempre fiata,tenuta.Veggonfi le mouenzie delle

Ç\ie figure con vna grazia & con vna bontà efprefse:
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& le pieghê de panni fuoi con nellifiîmo andare di fal

de & maeftreuole circondar d'ignudo a
perfetta fine

mirabilifsimamente condotte. Figura in tale opra la

copo
un San Tomafo che la cintola

piglia & dall'al

tra banda fece vno Orfo, che monta fu'vn pero del fi-

gnificato
del quale perche variamente fentono gli

huomini, dire ficuramente io ancora vna mia
opmio-

ne Lafciandone tutta volta il
giudizio libero a chi si

trame miglior coftrutto Pare a me, che e' volefle in

tendere,cheilDiauolo fignificato per
l'Orfo ancora

che egli fâlga nelle cime degli alberi, cio è a la altezza

di quai fi voglia Santo, perche
in ciafcuno truoua

qualche
cofa del fuo: Non riconofce nientedimanco

inqueftaVerginegloriofifiima neveftigio ne(êgnoal

cuno, doue egliabbia punto che fare: Et pero
ancora

che in alberato fi rimane giu bafïb: doue ella afcende

fopraleftelle.Etchidi quefto non fi contenta,conten

tifi al meno de la rifpofta che a Luciano gia fece Ome

rode'lprincipio del fuo Poema cio è, che gli venne

aH'oraapropofito,difarecofi. Ecciopinioné di mol

ti che quefta opéra fuffe di mano di Nanni d'Anto-

nio di Banco Fiorentino la quai cofa non
puo effere

prima, perche Nanni non lauorole cofe fue in tante

perfezzione l'altra la maniera èda la fua différente:

& aile cofè di
lacopo

molto
piu fomiglia Trouafi.

nella allogazione delle porte
di San

Gioiianni,Iacopa
effere ftato di

quelle in concorrenza fra i maeftri, cha

tal'lauoro furono eletti in far
fàggio d'vnaftoria:S5

era egli ftato in Fiorenza
quattro anni, innanzi che ta

le opéra s'allogafle.Doue non fi
vedendoaltraopra

di

fuo, fe non
quefla, ë sforzato ogniuno a credere che

ella fia piu condotta; da
Iacopo

che da Nanni.Torna-

tofene poi a Siena, e in quella dimorando dalla
figno

ria di detta città gli fu fatta allogazione
della

fûperba

Gg



fARTB II.'

fonte di marmo fatta fu la piazza publica dirim petto

al palazzo loro;laqualeopia
fa di prezzo di ducati

duo milia & dugento;& in quella
vsô artificio &bon

ta, che gli
diede tanto nome; che fempre fô nominato

& viuo, & morto Iacopo de la Fonte Sanefe.Intaglio

in detta opera
le virtu theologiche

con dolce &delica

ta maniera nelle arie loro; con iftorie del Teftamento

vecchio cio è la creazione d'Adamo & d'Eua; il los

peccar
nel pomo Doue egli fece alla Femmina vna

aria nel vifo fi bella & di tanta benigna grazia Et vna

attitudinc délia perfona rantodolceverfo diAdatno

nel porgergli
il pomo che e' pare al tutto impoftibile

che e'io pona mai recufare. Senza che tutta l'opéra ê

pienadi
bellifsime confiderazioni3con infiniti altri or

namenti tutti dalla dilicata mano di Iacopo con amo-

re & con grandifsima pratica, condotti a perfezzione»
La quale opera fu cagione, che dalla Signoria

della cit

ta predetta
fùfàtto caualiere;Etin breue fpazio

diuen.

ne operaio publico
del Duomo di Siena & fopratutte

k cofe délia fpefi di quella (àbbrica Et cofi in quello.
vfficio tre anni vifïè3c6 molta grazia di quella città:&

fu vtilifsimo per quel tempio & per quella fabbrica;Iai

quale
non fumai prima, cofi benmaneggiata da alcu-

no elfendo egli molto gentil perfona.
Ora per le fati

che gia fatte,ftanco & vecchio diuenutovdi quefta
vi-

ta alïaltra paJso &in Siena da'fùoi cittadini con ama

re lagrime onorato^ merito fêpolcro nel Duomojnon,

ceiTando eglino con epigrammi Latini, & rime volga

ri inalzare con debite Iode le bellifsime opere la vita,

& gli
oneflifsimi coflurai fitoi, l'anno M C C C C x V Ill.

Ilche hanno fatto ancoragliUrani }comcfivede per

quefto epitaffio

Z>

1ACOBO QVERCIO SENENS I3 EQJVITI CLA-

RlSSIMOjSTAT/VARIAEQ^VE AK.TIS PERITIS*



IACOPO DELLA CLVIRCIA

AMANTISSIMOQVE; VTPOTB OVI ILLAM

fRIMVS ILLVSTRAVER1T TENEBRISQ_VB

ANTEA IMMERSAM, IN IVCBM
ERVERIT,

AMICI PIETATli EK.GO, NON SINE LA-

CHRYMIS P.

Aggiunfe Iacopo all'arte della fcultura vn modo mol-

to di bella maniera & leuo gran parte di quella vec-

chia, che aueuano vfata gli fcultori inanzi a eflb nel

ùte le figure in maeftà fenza torccrfi & fuoltare le at-

titudini & morbidamente s'ingegno gli ignudi di

mafchi & di femine far
parère carnofi, & 3i lecca-

tezza pulitamente ilmarmocerco iînirecondiligen-

za infinita.

NICCOLO D'AREZ-

ZO SCVLTORE.

On è fcmpre vero ilProuerbio antico

di noiTofcani, tristo A qjel-

LO VCCELIO, CHE NASCE IN

CATTIVA
VALLEjPeiclièfebenc

la maggior parte degli huomini G

Jftanno
oïdinariamente piu che volen.

aieri, nel paefe doue e'fon'nati; E'fî

vede pur
bene fpeflb, che molti ancora fè ne vanno al

troue: A
cagione

di imparare & di apprendere fuorî,

quello che a cafa non fipuô fare, Eflèndo comuneme

te ( eccetto le Citti
grandi,

che non fono pero moite)

ogni luogo particulare, mal fbrnito
de'/îioi bilôgni ¡

& mafsimamente de le feienzie & di quelle arti chia

le&egregie, chedanno vtile & fama infieme achi

vuol'durarui fatica. Segiànon volcfiimo noidire;

che
que{li tali,non dalla Natura3ma da quelle influilb
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eelefte che gli vuol' conducerc al fommo, fono cauji

ti de gli infelici paefiloro: Et condotti ancora in
que'

luogni, doue c'
pofsino

comodamente farli immorta-

li. Ilchevolendo conduire il Ci elo,adopera
fi diuer-

fe vie, che e'non fi
puo afTegnarne regola Inducendo

alcuni, pervia di amicizie, o di Parentadi;altri per cri

lii, o per villanie fàtteli da'fuoimcdcfimi; altri perla

pouerta, & per infinite cagioni ftrane,ad affentarfi-

da la Patria. Et certo,che fe da quefti fcherzi del Mon

do non fofle !lato piu
che

oppreflâto Niccolè di Pie-

tro Aretino; e' non farebbe glà mai vfcito di Arezzo;

ne mai auerebbe acquiflato gloria
ne fama Anzi co-

rne vn'Cartoccio di qualche eccellente fane ,tenuto

dalla Dimenticanza, dentro a la apertura d'vn muro

farebbefempre ftato perduto. MailCielo
&quella

buona fortuna fua, ,chclo voleua al tutto
fàr' grande;

non effendo atta la citta doue egli era nato,per non vi

eflTere maeftri che gli infègnaflèro
a condurlo a'1 termi

ne fuo; oltra lo auerlo fatto pouero, lo fece talmente

ancora ingiuriar' da'Parenti fuoi; che e'fu forzato an-

darfcne altroue La onde arriuando inFiorenza&

làguitando
lo inftinto délia Natura, fi pofe alla arte

dello fcultore: Doue efèrcitandofi del continouo,con

fatiche non mediocri; fi perla pouertà che Jaaffafsi-

maua & fi per ghflimoli
delle concorrenzie di altri

giouani fuoi ecjuali; Venne finalmente tanto eccellen

te, che onorô la patria & fe fteffo- & fece v tile grandif
fimo a fe & a'fuoi. Furono l'opère fue prime; m Fio-

renza nella
Opéra

di SantaMariadel Fiore; &mafsi-

mamente vna ilatua di marmo di braccia
quattro,po-

Aa allato alla
porta principale di detta chiefa aman'mâ

ca entrando in eflà; che è vno Euangelifta a federe;do

ueNiccolo dimofiro certamente
quanto e' valefie.Et

tanto piu ne fu egli lodato; quanco di tondo rilicuo.-
non fi
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non fiera ancora viitomeglio;
come fîvide poi per

que' maettri che feguitorono la maniera moderna; &

per
lui ancora, che la muto del tutto. Lauoro ezian-

dio in
compagnia

dt Iacopo
délia Fonte in moite ope

re di quelle. In Arezzo fece di terra cotta
fopra la

porta del vefcouadodel fianco,tre figure,e vn San Lu

ca di Macigno nella facciata in vna nicchia che vi è

Alla Fraternita di Santa Maria dellaMifencordia lauo

rodifua manodipietra fortetutta la facciata&vna

Noflra donna, che tienc'l popolo fotto il manto,con
due

figure nellenicchie tonde che lamettano in mez-

zo, l'vna fil San
Gregorio Papa,& l'altra San Donato

Velcouoj protettore di quella citta con buona grazia
& co buona maniera. In Pieue alla

cappella d» San Bta

gio fece di terra vna figura bellifsima di dette Santa.

& a Santo Antonio nella tnedefima città fece vn taber

nacolo con fàtïto Antonio di terra tondo, & vn'altro

a federe
fopra la portadello fpedale di detto luogo. Ri

torno a Fiorenza & fopra la ilatua del fan Mâtteo di

bronzo a San Michelein orto,fecealcime figurette di

marmo nella nicchia di lbpra; che fono cofa.lodatifsi-

ma & che gli dette allora tanto credite & nome, che

auendofi ad allogar le porte di San Giouanni di bron

ZOiefuelettofra cjue'rnaeftri,chein
tale opra fùro-

noconcorrenti. Ma rimanendo-a dietroin- taie opra

iè ne parti i&aMilano trasfento/r, nelDuomo feee

di roarmi alcune cofe bellifsime. Eflendo poi diuenu-

to vecchio volfèro gli Aretini fare
allogazione

de la

fepoltura di Guido Pietramalefcho Signore & Vefëo

uoloro, gia morto; & per Niccolo mandarono.
Per-

che da Milano. a
Bologna condottofî,quiui

mari in

pochi gioKnij& efti de la
fepoltura. fècero allogazione

amaeftroAGQST?iNO ET AD AGNOLO sanesi:

i qualila finirono,& pofero nel Vefcouado alla cappell

Hh
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la del Corpus Domini, la cjuale fepoltura per le guer-

re, & per vendette fatte contra quel Vefcouo, fi truo

ua oggi rotta'in più pezzi. ViflcNiccoloanniLxvi. r.

&furono l'opère
fuc nel mccccxix. Etebbedopo

morte quefto epitaffio.

NICOLA.VS ARETINVS SCVLPTOR.

Ntlfacis impia
Mors cum perdis cwpwa mille

Simanibus uitmntfeda refefla me'u

DELLO PITTOR

FIORENTINO.

Ran cofa è, che fempre la maladiz-

zione délia inuidia, in ogni tempo
abbia potuto macchiare la virtù de

begli animi, che ci fono, ne] biafi-
mar l'opère ma molto piu chc'ne

orfenda il veder quegli, che fi inge

enano, rileuandofi con la virtù,da

la bafle/za venire in alto e che i popoli, che in vilifsi

mo grado quegli
hanno conofciuti, non

pofsino fop-

portare gli onori & le dignità date in premio aile ono

rate fatiche loro Anzi continuo con villani a beffino

altrui; o con grida o con fonetti fètnpre detraendo

all'opere loro, gli fchernifchino fenza fine; cercando

far feemare co'l biafimo tutto quello3che e'douerreb-

bano tentare di accreftrere con le lodi.Ilche nafceil
piu

delle volte, non tanto da la natura del popolo; quanto
da la falfa calunnia di alcuni artefici:cbc e/ercitando il

meilier'medefimo, per
la poca virtù che egli hanno,(ï

ritruouano rimafi in dietro Et come /eil biafimo di

colui accrefceflc la
gloria loro, attendono in detti &
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infatti a vituperarlo ancora che a torto Quefto fi vî

de in Dello pittor Fiorcntinoul-quale efîèndo dalla

natura dotato d'ingegno, & d'accorgimento lo mo-

ftro molto bene nello eflcre ftato fchernito &
prouer-

biato,quando
e'fu fatto caualiere:onde fi vendicojmo

ftrando il mezzo dell'vgna: & con efie quieto il grido
di colui che lo aueua fchernito & vituperato. Et in
oltre con lo an et alcuna cofa de le fue fatiche acqui-
ftato in contanti fuggi il bifôgno delle mercè, di al-

trui. Perche Dello fuor
d'ogni bifogno

in
grado &

in

conuenneuolc onoretrouofsi &dacoloro cheferui

ti Ce n'erano, fîi flraboccbeuolmente remunerato. On

de coloro che pin erano ricchi d'inuidia & di mal' ani

mo,da l'inuidia & da la mifera vita,che di côtinuo me

nauano, furono tormentati & afflitti
lequali cofe, i

fuperbi & gli arroganti gaftigano Ipcflbcol baflonc
della pouertà

Dicono molti che Dello attefe alla

fculiura, & alla pittura perche nel

primo

chioftro di

Santa Maria Nouella,in vn cantone fece di verde ter-

ra laftona d'Hàac, quando da la benedizzione adEfaù

Et pocodopoquefta opera fù condotto in Ifpagna
oue

poftofi
al feruigio del Re, venne in tanto credito»

che molto più defiderare da artefice non fi farebbe po-
tuto. Di maniera che auendo fatto opere dell'una &

dell'altra arte, al Re pareua effergli
debitore. Venen-

doadunquedopo qualcheanno capriccio a Dello di
tornare a Fiorenza, lôlo

per farfi vedere a gli amici;

corne da la tanta
pouertà, che prima il tormentaua^ à

cofi gran ricchezze fôffe falito.IlRe per mofirargli gra
titudine de'fuoi

fèruigi lo fece eaualiere à Ipron d'o-

ro.Perche tornando a
Fiorenza,per

auere le bandiere

& la confermazionc
de'priuilegi,gli furono denegate

adinAanzia dt
Filippo Spano de gli Scolari,che toxna

ua vittoriofo contra deTurchi Se fù fatto fbrza che
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e' non le aueffe altrimenti Ma Dello {enfle fubita-

mente in Ifpagna a'IRe, dolendofi di quefla ingiuria;

Et il Rc fcnlïe alla Signoria
in fauore di lui fi caldamc

te:che gli
fîi conceduto fenza contrafto,ciè che e'chie

deua. Dicono che tornando a cafà a cauallo con le

bandiere,veflito di broccato, & dalla Signona onora

to, paflando per Vacchereccia doue allora erano in

finite botteghe d'orefici; da molti fuoi domeftici ami-

ci,! quali
in giouentu'1'aueuano conofciuto,fu nïl paf

fare prouerbiato, operifcherno, opcrpiaceuolezza

Per ilche riuolto doue vdiua la voce,fece con ambe le

mani le fiche:& fenza alcuna cofa dire paffô via fi,che

quafi neffuno fe n'accorfe, fe non fe alciini,che lo aue

yano vccellato La onde fendo egli ftato niorfb da gli

artefici perla inuidi.i, a'quali pareua che pi Q la forte

che la virtù lo auefïè aiutato:Rifcri(Te al' Re che volen

ticri farebbe tornato a'1feruigio fuo, quando piaceflè
a'fua Maeftà.Et auuto ri(pofta fra breue tempo,che e'

tornatfe quando e'uoleua: perche fempre (ârebbe ve-

duto molto volentieri. fe ne
paflo

in lfpagna
la fecon

da volta: Et riceuuto con fauor'grande,efercitô farte

fua onoratamente: lauorando fempre
da indi innanzi

co'l grembiule del broccato Cofi dunque dette luo-

go
Dello alla inuidia Se appreflb

di quel Rc onora-

tamente viffe & mori. Furono le fuepitture nel

Mccccïxi:& eflb di anni xY v 1 1 1 i,pano
di

quefla
vita. Ne ceffarono per quefto i fauori del Re Perche

fi come onoratamente loaueuatenuto mentrechee"

•vifle,co(î,morto ancora,funtuofamente lo fece accô

pagnare a la fepoltura, Doue fu dedicato quefto Epi-
taffio

De Utts ecjHes Florentinw ,Pifiwa arte pereekhrû: RegUfc

Hijpxmamm liberditate et ernamentis
amplifïimm,

H. S. E. S. T. T. L.
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NANNI DI ANTO-

nio DI BANCO.

Pare vniuerlàlmentene'delicatifii i

mi tempi noftri vno inconueniente

certo non piccolo,fe unaperfona be

ne
agiata,& che puo viuere fenza fu

don,fi efercita,o nelle lcienzie o in

quelle arti ingcgnofè & belle che

recan' fama al vmo & al morto co-

me la virtù non conuenga fbrfe Te non a' poueri od a

coloro almeno,chcnonfon'nati di
fangui chiari.Opi

nione veramente erronea,& che mérita giuftamentc
di effere abominata da ciafcheduno Effendo

fempre
molto

più
onorata & più

bella cofa 1a virtù nella nobi

lità & nelle ricchezze che nella
gente pouera

& vile.

llche
apertifsimamente fi vide in

que' felicilsimi Tem

pi fànci,quando i Re & i Principi dottamente filofofa

uanoiEt nel fecolo
quafi noftro,lo dimoftro ailài chia

ro Nanni di Antonio di Banco Fiorentino Il
quale

ricco di
patrimonio,& non baflb al tutto di fàngue,di

lettandofi de la fcultura; non fokmenre non fi
vergo-

gnodiimparaila,&diefèrcitarla;mafelo tenne
agio

ria non piccola;Et vi fece dentro tal frutto, che la fua

fama durera
fempre.Et tanto piu farà

celebrata,quan-
to fi

faperrà che egli attefe a cofi bella arte,non per bi-

fogno ;ma per vero amore di effa virtù Coftui fîi vno

de'ditcepoli di Donato; &
damepofto innanzi al

maeftro,per che e' morfè molti anni, auand di quello.
Fu perfona alquantotardetta ,mamodetla, vmile, &

bemgna nella fua
conuerfazione.Veggonfideleope-

re fue in
Fiorenza,il San

Filippodilmarmo
in

vn'pila
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flro a San Michele in ortô, al!ogato dall'arte'de calzo-'

lai a Donato; & per difcordia fi-a loro del prezzo rial.

logatodi poi aNanni,perfardifpettoa Donato:pro-

mcttendo Nanni pigliar tuttoquelpagamento, che

detti confoli gli
darehbono. Fmi lalUtua,& condot-

tola al fuo luogo
domandaua

pitmio
delle fatiche

fue,prezzo maggiore,clie
Donato non aueua chiefla.

Rimifero la flima della
figura

m Donato
per compro

meflbjcredédofi alfermo i con{bli,che per inuidia, no

l'auendo egli fatta,la ftimafle meno
dell'operafua; Ma

egli
molto piu

la ftimo, che Nanni non chiefe; & che

i Confoli no credettero pagarli. Per
il che gra romore

nacque
fra i confoli i quali gridando diceuano a Do-

nato tu adunque la faceui per minor prezzo; & ora

giudichi quefla opéra
molto piu della tua & che egli

non cliiedc1? & pur fài, ch'ella è manco buona delle fa-

tiche,che in effa arefti fatto tu. Rifpofe Donato riden

do;quefto pouero
huomo non è tale

nell'artequale fô

no io & dura nel lauorare aflài
piu fatica di me • fête

forzati volendo fodisfarlo, corne huominigiufliche

mi parete;pagarlo
dcl tempo,che v'ha Ipefo. Et fu per

Donato il lodo della figura finito con dannoloro. Sot

to a quefta
nicchia fono quattro Santi di marmo fatti

per
l'arte de fabbri legnaiuoli & muratori, & lauorati

da Nanni d'Antonio Dicefi,che auendoli finiti tutti

tondi, & fpiccati l'un dal'altro & murata la nicchia,

cheamalafâticanon vene entrauano dentrofe non

tre, auendo eglinelle attitudiniloro ad alcuni
apcrte

Je braccia: perche dlfperato & mal contento ando a

trouar Donato;e c'otandoli la
disgrazta & pocha acor

tezza fi»a rife Donato di
quefto cafo,e dilîè fè tu mi

paghi
vna cena con tutti i miei giouii di bottegha mi

da il core di farli entrar nella nicchiafenza faflidio nef

funo:& cofi conuenutofi la manda a Prataa
pigliart'
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tkuncmifure,doiie aucun d'andareeflb Donato. Et

cofi Nanni partito, & Donato prefo i
difcepoli anda-

tofene al lauoro, fcantono a
quelle fiatue a chi le fpaU

le,& a chi le bracciavtalmente che facendo
luogo l'una

ali'altra,lc accofto inn"eme;facendo apparire vna mano

fopra le fpalle di vna di loro Et le co meiïè cofi vnite,

che co'lfauiogiudiziofiiOjricoperfelo errore di Nan

nidi maniera che murate ancorain quel luogo mo-

ftrano indizii manifefli{simi,di concordia & di fratel-

lanza :Et chi non sala co/à,non fi accorge di
quello er

rore.Nanni trouato nel fuo ritorno,che Donato aue-

Ma corretto il tutto,& rimediato ad ogni dilbrdinejglf
rendette grazie infinite-.& a lui infieme con fuoi crea-

ti
pago la ccna;Ia quale

lietamenre & con grandifsime
rih fn da loro finita. Nella faccia dt Santa Maria del

Fiore è di fua mano vno Euangchfta
da la banda fini-

ftra entrando in chiefà,a la porta
del mezzo:Et fbmafi

che il Santo Là intorno ad Orfan Michele che è della

arte de' Manilcalchi,fiamedelîmamente fuo Arebbe

coflui Citti molti lauori fe e' non fufle morto Citoflo.

Fu nientedimanro
per quefti poclu tenuto

fempre

ragioneuole & valente artefice Et
perche era cittadi

no attefe a gli vflfici della citta di Fiorenza a lui con-

feriti pereflêrbuono&giufto. Patiuamoltodima-

lcdifianco,ilcjualeloflnniè pure
vna

notte fi aipni-

mente,che e' pafiodiqueftavital'anno
xi.vir. del-

Iafuavita& mccccxxx. délia falute: Et onorata-

mentefu fepellito nella chiefa di Santa Croce-Dicono

alcuni che il Frontifpizio fopra la porta di Santa Ma-

ria del Fiore che va a' Serui }fù di fua mano,il che mol-

to più lo farebbe
degno

di lode,fe fbflè cosi,per effere

tal cofa certo rarifsima Ma
gli

altn Io attribuiftono

a Iacopo della Fonte, per
la maniera che vi fivede, la

«jiwle molto
plu è di Iacopo che di Nanni Al qualc
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dopo la morte ru fatto poi ilfêguente Epitaffio.

Sculfitor tram exctiïtnsjdam ntultbtu ortm

Me prohiba dttne dketepIttrapHdor.

L VCA DELLA
ROBIA SCVL.

Vanti fcultori fi fono affâticati lauo-

rando3 i quali hanno ncl loro eferci-

zio,fatto di marmo & di hronzo co-

fe lodatifsime, poi ttouato/î per la fa

ticadell'arte da i difa gi flanchi &

malcondotti, ogni altra cofa hanna

fatto piu volcntieri,che la propria ar

te.Ilche adui ene il più
delle volte, perche quando nel-

lo ftarc- fciop erati cominciano a indurar' l'ofîà nella in

fingardaggine,per
non chiamar la poltroneria;li intrat

tengono piu volentieri,cicalando & beendo al fuoco,

che intorno ad vn' marmo, perduto i n tutto il
vigore

dello anitno.*& poftpofto il nome'& la fama che crano

percôfèguire,a gli agi
&a diletti folh del

môdo.Laqual
cofa manifeflamente fi è vifta gia moite volte ne' cer-

uellifbfiftici di alcuni artcfici,cheghiribizando conti

nouamente hanno trouatocofe bellifsime, & inuen-
zioni aftrattiftimefolamente perguadagnare.Ma non

cosi Luca della Robbia fcultor Fiorétino,ilquale s'af-

fjticonqî maimi lauorando molti anm Et auendo

una marauigliolâ pratica
nella terra^aquale diligentif

fîmamente ]auoraua,trouq il modo dt inuetriare effa

terra col fuoco in vna maniera che e non la
poteffè

offendere ne acqua,ne vento.Et riufcitoli tale inuen-

zione lafdo dopo k eredi i figliuoli ,di tal fècreto. Et

eofi.
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cofT fino al tempo nofiro, i fuoi defcendenti hanno la

uorato di tal mediero Et non Iblo ripiena di cio tut-

ta la Italia, ma & mandatone ancora in diuerfe parti

del mondo. Et di quefta inuenzione merita egli certo

non manco Iode che e' fi meritaiïê nella fcultura nella

quale grandemente
fu celebrato Dicono molti, che

Luca della Robia era concorrente di Donatello,&

tenuto di grande ingegno ne' tempi fuoi
Onde per

virtù di quefto,merito3che gli Operai di Santa Maria

del Fiore gli allogaflëro alcune ftoriette di marmo, le

quali
furono pofte nel Campanile doue fono i

princi-

pli della Mufica, délia Filofofia & dell'arti hberali.nel

le quali iftoriecte acquifto grandemente perche
die

materia di difporre gli Operai fopradetti ad allogarli
l'ornamento di marmo dell'organo fopra la fàgreftia
nuoua di Santa Mariadel Flore nel quale fece egli i

cori della mufica cô diligenza & con fottil magifterio

lauorati, doue fono alcune
figure

che cantano,& an-

cora che elle fianoalte,vi fi
conofceil goniîaredella

gola perlo alitoiEtle battute in fit le fpalle, da cbireg

ge la mufica.Et in quelle medefîmeiftorie,
andoimi-

tando & fuoni & balli,con tutti
gli affetti fimili,in co

fa per cofa, finendo il tutto molto piu pulitaméte, che

no fece Donatoftellb.Perche fi vede in quel di Dona

topiu
rifoluta

pratica
& piu maeflreuole viuezza,

che no fa
perfezzione;&

finita bontà in
quel di Luca.

Etvedefinegli artefici egregi auer' fempre le bozze

piu forze & viuaciti^che non ha la fine nelle opere
lo-

ro. Percheil furore dell'arte in vn fubito efprime
il

concetto deH'animo:ilche non puo fare la diligenza &

la fatica nelle co{è pulite Et di maniera acquifto
Lu-

cainquefta opera di eflfer tenuto valente,che ottenne

il lauoro
della

porta di bronzo che a cflà fagrefha fi
co

Ueniuadaquale per getto per bontà & per magifteria

Iiv
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merita gran
Iode.Et ghiribizando aUe cofe di terra del

tauorar quello inuetriato, dei quale difbpra dicemmo

fece aHe due porte ibpra ne mcz) tond) vna refurref-

fione & vna afcenfione di CHRiSTO con gli ApoKo-

h.La onde eHendo cofa nuoua piacque
a

popoh
fom-

mamëte per la vaghezza di queUa.Lauoro ancora alla

chiefa di San Piero
Buonconf!g!io

fotto Mercato vcc

ch)o(opra la porta vno archetto dentroui vna notera

Donna con Angeli intorno;& fopra la porta pure d'u

nachiennaVtclnaaSan Pteromjggiore~tnvn mezo

tondo fece de' medeGmi inuet)tau,vna noftra Donna

fimilmente, con
atcun* angc!.i intorno di que!ia cofe

chedtqueUanMtena
fono tenute molto belle da gli

artefici Stmiln)ete nel capitolo de Pazzi in Santa Cio

ce,perordine
di Pippo d) Serbrunciie~co fece tutti gli

inuetriati di figure comc d) altre cofe, chc
veggo-

no & dentro & fuori in detto ed)nZ)O.Et colt alla
cap

pettadt

San Iacopo in
San Miniato fuori di Fioiezain

M monte
per

la
fepoltura

del Cardinale di
Portogal-

!o, fece la volta de medeGmi inuetriati di terra cotta.

dentroui figure &
al Re d'Kpagna

mando
opere di

queUa miftura, & figure di todo rilieuo & aitri lauori

di marmo A Napoli fece la fepoltura de!Io Infante

fratello del Re A)rbnfb,& Duca di Ca)a))na;de)ta qua
le grandifsima parte ne taucro in Fiorenza. Dicono,

che Luca fumotto coi~umata & fauia perfona, & alla

religione
Chrifttana mtrabnmenie deuoto Latcià

ANDREA fuo nipote cne ne i lauori di terra fu molto

pratico,& va!ente;& fempre tauoro inuetriati mentre

che' vJue. Fece vna cappella di marmo fuor d'Arezzo

a Santa Maria delle Grazie,pcrornamentodi quella
deuoZtone.Vifïe Andrea Anni Lxxxm. &ta<cio

molti figliuoli i quali a gli inuetriati attendeuano fi-
milmente corne eflb. De i

quali
il minore chlamato
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ti ii

GiBROLAMo fece
opre

di marmo !odate;et flette
per

lungo tempo
in Francia;& anco Luca fuofrateUo u!

conduHe.Èt per tornare a Luca vecchio,ef!endo egli

d'anni i.xx v. & fieramente di mal di renel!a aggra-

uato,non potendo re~ftefe al dolote ) che tale malat-

tia gli daua~pa~ô
di

quefta
a

miglior
vita:&in San Pie

ro maggiore
da' me~t~imi 6g!iuo!i fu {otterrato j l'an

no Mc c c c xx x. Et col
tempo

fu onorato con
~ue-

~i verfi.

2*~M f<m~<')' me cara
~M~fht

C~ aUe
.<c~ f' <<~Mcc< c6!M<' ~Mfmo M<&r~

Perche ~<tMM
men Cfd/j.0 f/~tt~Wft

7*<MMpiu /< M<<</<M<<Mterra ha M<~M.

Ancora che gli inuetriati nelle figure di terra cotta nS

~ianoinif):)m~gradt~tm..t.)ïbnmo!tovttll&perpetui
& necenani atteto che doue non po~ono reggerele

pitttire o per gli ghiacci o pergli vmidt,o per i luoghi

acq.uidojt, cj.neft~ <peciedt jSgufe&rao corne ï'e vi~:o
al

MHode)taVerniainCa~endno,cheprrtalco!paaL-
tro che

gli
inuetriati non re~ano onde Luca della

Robia mérita fomma Iode ,auendo alla
fcultura que-

&a parte aggiuntaporendofi con bellezza & con non

moka <peia ogni luogo ao~uatico & umido abbellire.
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PITTOR FIOREN.

Are volte nafce vno
ingegno bello,

che nelle inucnziont delle opère fue,

~ranamentcnon~abizarro&capnc
Ctofb:Et molto diradofa la natura

perfbnaaicutia arfaticate!'dnima con

!o intelletto; che ella
per cotrappeto,

non vi
accompagnt

la ritrofia. Anzt

tanto puo in quêtai fi fatti la fbtttudme, e'I
poco dilet-

tarfi di feruire altrui,& tare piaceri nell'opre loro; che

fpeHo
la

pouerta
)i tiene di maniera impcditi,che non

ponono fe ben vogliono alzarfi da terra. Et
pare loro

cheiarfancarfidt conrinuo & fempre la notte per gli

fcrittoi difegnare;fia la buona via & la vera viriu. Ne

s'accorgono che 1'ingegno vuole effere
arFancaro,quS

do la volota pregna d'amore,ne!Ja voglia de! fare
efpri

me eerte cofe d)uine:& non quando itanca & affadc~

ta,Aeri!t(sime & fecche cofe viene generado, con fom

mo fuo dolore,& con fa~idio di chi la sfbrxa.Qu~cRo

maniMamëte H vide in Paulo Vccello, eccellente pic

tôt' FtOrentino; il quale perche era dotato di iDri~ico

ingegno;
ftditetto fempre di inueftigare faticofe &

Rrane opere
nell'arte della pro<pcttiua;& dentro tan-

to tempo Vtconfumo,che~ene]te rigureauetïe fatto

il medefimo ancora che molto buone le
racefïe~piu ra

ro, & piu mtrabite farebbe diuenuto .Oue altrimenti

faccédo,fe la
pafto

in ghinhizi~ mentre che vifÏt';& fù

no manco pouero,che ramofb. Per il che Donato che

to couobbe,<peno gli diceua, effendo ftio caro & do-

meRtco amico,eh Paulo cotefla
tuaprofpettiua ti fa
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!afeiare il
certo,per

t'ineerto. Et queûo auuen!ua,pff

che Paulo ogni giorno
moftraua a Donat0,mazzocchi

a facce tiran )n profpettiua,
& di

quegli
a punte di dia

nMtt con fomma d))igenza,
& bizarre vedutc

per efsi.

Corjduceua bruccioli in fu i baftoni che ico taMero~

perche
fi vede<si il dt drento el di fuori ele grofïezze

di
quelli

& palle
a (ettaca due facce molto difficili.La-

uoraua nientedimeno ancora dt pittura:Et le
prime fi

gure
tue furono nello fpeda)e dt Lelmo in Fiorenza

intra le donne,vn Santo Antonio,& vn San CoHmo~

& Damtano in trefco & in Annalena mont~ero di

jonne,due6gure.El
in Santa Trmita fopra la porta ft

ninra denno alla chiefa alcune florie dt San Ftàcefco.

Lauoro ancora in Santa Maria
Maggiore in vna

cap-

peHaat[atoaI)a porta deinanco,che v.ia a San Giouan

ni,doue e la tauola & la
predella dt Mafaccio, vna an-

nunziata, neDaqnat ngu) a voife mo~rare alcune co-

!onne,crie fcortano per via di
profpettiua,lequali rom

pono
Il cato vino della volta,& in e~a i

quattro Euan

ge!i~i,cofatenu!abe!la&
dtrrtcite.Perche Paulo in

qucDa profefsione
tu flimato

ingeniofo & va!cnte. I-.t

uoro m San Miniato in monte fuor di Fiorenza vn

chioH:ro,di verde terra & parte colorito con la vita de

SantiPad!i:&inqueg!inonof)eru6mo]ta vnionedt

far d'un folo coiore,me fi debbono rare le ftone,det
lequali fece i

campi
azurri, le citta di co!or 1-0~0, &

gli edifici mefcoto fecondo che gli paruc:perche le co

{e, che fi contrafanno di pietra non poitbno ne debbo

no effere tinte d'altro colore. Dicefi,che montre Pau-

)o lauoraua quefta opra vno abbate, ch' era allora in

quel luogo,gli raceua mangiar molto (b) maggio. Per

il che eflendogli venuto a noia de)ibero Paulo corne

timido
ch' egh era, di non venire a

l'opera perlauorar
<* più.La onde fatto cercare daUo abbate, quando fen

li iii
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tina demandai da frati, non voleua mai eHercin ca-

fa;&feperauucnturaa)cunecoppiedique)!oordine
fcontraua

per Fiorenza, fi daua a correre quanto piu

poteua,da efsifuggendo. Perilche due di
loropiu cu-

ho~, & piu giouani di lui, io
raggiunfero

vn giorno

& gli domandorono, per quai cagione egli non torna

na a fini re l'opra a'1 moniftero:&
perche veggendo

frati fi
tuggifïe

da quegli Paulo rifpote loro; voi m'a

uete ruinato che non folo
fuggo da voi;ma non poi-

fo ancora praticare, ne pafïare, doue tiano !cgnaiuo));

&d<tuttoeftato cagione la poea difcrezione
delto a

bate vo(tro,tlcjua]e fra torte & mineure mihatac-

to mettere in corpo tanto
formaggio

che io ho

paura grrandifsima, efiendo giatutto cacio~dt non

ener melfo in
opra per

malice Et fe
piu

oltre

coMtnuafsi nontarei più (bffe Paulo, ma Cacio. 1 fra

ti fi partirono da lui
con

rifa grandifsime:
Et conferi-

to ogni
cofa allo Abate, per farlo tornare a't Inuoro

gli ordinarono altra vita che cti~brmae;gt0. Dipinte

Be! Carmine alla
cappella di San Giroiamo~ il Do(îa!e

d,el làn CoCimo & t~amiano.Etin cafa de Medici fu

tete!e akunebeUifsime tn:oriedtcauag!i,&
di altri

animait. Poi
gli

fu fatto
allogazione ne! chio~ro di

Santa Maria Nouella, d'alcune ~orieif prime delle

quali,quando
s'entra di chiefa nel chioitro fono la cre

&xio& deg!~ an)ma]t con vario & infinito numero dl

queg!i,aquatici,& terre~ri,&vo]an!i:Doue egli che
era capricctodfïtmOj&S dilenaua grandemente di

far' bene gli animait :nto~roin~certiÏ.ioni che vo-

glio~'mordere, quanto fia di
fuperbo

in
queHt & in

atcuniCerui&Danii,tave!octtj &il timore o!tra

che viui fono gli vcceiH,& i Pefci con le
~uame vluif

~mi. Fece la creazione deU'imomo & della ~emmina

e'tpeccatoiQro, opéra con bella montera affaticata &
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ben condotta. Et in quella opera ti diletto fargli albe

ri di colore, i quati allora non era cofhjme di fdre mol

to bene; cofi ne'paeC egli fu'Iprimo che guadagnafïe
nome fra i vecchi moderni di lauorare, & quegli ben
condurre, Sotto queHe due ttorie di mano d'altri piu
baNo vi fece il dduuio con l'arca di Noe; nelquale con

tancafatica e con tant'arte, & ddigenza !auoro i mor

ti, la tempera, i! furore de venti, i lampi delle faette,

ittroncar<jeghatberi)&!apauradeghhuommi,&
in tfcorti le figure in profpettiuacome vnaMona,che

il Corbo le caua gli occhi & vn'Putto annegato,che

per auere il corpo ptenod'.icqua,~dique!!ovnoa)-

co grandifsimo. Dtmofhouuiancora vani effetti,co-

me j) poco timoré de 1 jcqua,in due che a cauallo com

battono & la fomma paura del moro'e in vna femmi-

na & in vn'mafchio che fono a cauallo in ~uvnabufb

la, la quale pcr le parti di dictro empicndo~ di acqua
fa di~perare in tutto coloro dj poter &)uar~i piu oitre.

Opera tutta di bonta & d'eccellenza innnita chegli ac

quiftograndt&ma fama. Diminuilengure ancora

pervfadtiinecinprotpettiua ,&fece mazzocchi, &

altre cofe in talc opra certobeHi~ime.Sotto queHa Ao

ria dipinfe ancora la inebriazione di Noe co'i difpre-

gt0 di Cam fuo ngtiuojo &con la Pietj di Sem & di

~aretche toricuoprono,mo(trando eHo le fue ver-

gogne. Qmuirece egli in profpettiuavna botte, che

gira per ogni tato;coia tenuta molto bellafece il ûcrit!

cio cô l'arca aperta,& infiniti animah, & tanta morbi

dezza dono a quefla operada quale fenza comparazio
ne fu fuperiore a tutte l'altre fue,che ne'~uoi tempi eb

be gHdtfsimogrido~&ne'no~ri parimetelodegrandtf
fima.Fece in Santa Maria del Pioreperiamemoriadt
Giouanni aucuio Ingle~e Capitano de' Fiorentmi,vn

cauaUo di terra verde~tenuto beHiûimo di
grandexza
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âraordinana: doue mife il fuo nome dilcttere gran-
dtfsime.FAvn vcELL! opvi.!auor6ne!chto(tr0

dell'orto de gli Angeli; &
moite profpettiue & qua-

dn nelle cafe de'cmadini fi veggono
di fuo tr'à quali

ne fono quattro
con ifiorie di chiaro tcuro afïai gran

di. dentroui molte figure, cauagli,
animait & paefi;

oggt nello Orto de'Bartohni Auuenga che lo auer!e

voluto raccendere di colori che erano mezi fpenti, ab

bia piu tofto uociuco loro che gtouato. Dicef), che

eh
fu allogato fopra

la
porta

di San Tommafo di Mer

cato vecchio vn San Tommafb,cheaChri~o cet'ca

!apiaga;&c)uiui ogni fuo fludio mife in fare opra,

che pervttima~defïeHne alla fua vecchiaia tin

quefto
termine vfo dire:che voleua mofh'ar allora tut

to quello
cheva)eua& iapeua.

Et coG fece fare

vna ferrata di tauole, che nefÏuno poteHe
vedere l'o-

pera
fua le non

quando
tbiïe finita La. onde vn

giorno
a cafo fcontrandolo folo Donato, gli dinc

decheopra.naquefta. tua,checoftïerrata iatieni~

Et Paulo gli rifpofe tu vedrai; bafta Non !o

voheaftringere
Donato penfando ( come era folito )

vedere a
tempo quatche

miracolo. Accadde poi che ef

fendo vna mattina venuto Donato in Mercato per c5

perare frutte per defitiare, vide Paulo,che ~copnua

l'opéra fua, Per<!che accoflatofi a lu i, & falutatolo

corteiemenie, ~dimandato da edb che curiofamen.

te denderaua vdime il giudizio fuo quello che gli pa

rené di quefta pittura. Donatoguardato che ebbe t'o

pera bene gli rifpofe,eh Pau'o,ora che farebbe tempo

dt coprire,
& tu fcuopri Allora s'attriHû Paulo gran

démente., & fentetidofi auere di que~a vltima fua fati

ça molto più biafimo, che e'nona~pettaua di auerne

]odc,6 rinchiufe in cafa,non auendo ardire corne auui

hto vfcire piu fuora.Etattefc alla
proipettiua~aquatc

lo tennc
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totenne poucro & intenebrato ~no a la morte. Diue

nuto aduncjue vecchifsimo, & poca contentexza ~en-

Iendonet!afuauecchiaia(t mort FannoL xxxi)! de!!a

fua vita,ne! Mccccxxxu.&~u fepot:o
in Santa Ma

ria No uetia. Nei!a morte di coftui turono fatti molti

epigrammi
& Latin i &

Vuigan Dc'quaJi
mi baRa

pon'e
folamente

que~o.

~«/7,<~7'P'<~<<oCf~j~Pc~M!)fO, ¡

C~<o/c /'t<ffc t~M ~nf~t ~<M)'ff:

D/f< ~fffO ~/M'~ <«~O~M<MM~«M

t~C/01<~ «CCf/Aj. <t P~< </ Co~ f'/ KHOfO

Lafoodi fe vna
~]iuo)ache(apeuadifegnarc,&

mogUe, la quaiefbteua dire: che lutta !anotte Pau!o

naua net!o fcrittoio, per irouare i termini della
pro-

~peitiua ,&mcnt)-e ch'e]ta a dorure !o inuitaua.,&

egli
le dtceua o che do!ce cofa e

quefta pro~pettiua:
!a quale egli veramente abuono ordine mife in

v~
corne ancora ne fanno ptena fede l'opère Rte.

LOKENZO GHI-
BERTI PITTOK

F10R.ENTINO.

On e jubhio cheIniatCeÏe città, co

loro che con quaiche rara virtù,vca

gonoin qualche fama fralthuomi-

nrnotiRano il piudelle volte vn fan

tifsimo fume d'efempio a molti che

dopo Jor~a(coîio,& mqueila mede

ftm~et~ viuono, oltra ie todi jn6ni-

te,&!oRraordinanopremio ch'efsi viuendo
ne rap-

ponano. Ne fi vede cofa,che ptu deRi g![ animi delle



fAt~TB. H.

genti & faccia parère loro men' taticota )a difciptint

degti(h)di:che)'onore&rutt!itachef!
fi caua poi d' al

tudore delle virtù:percio cheeUerendonotacdeacia-

~<:hedunoogn)imprc(ad~rr)ci)e~&conmaggiore
im

peto fanno accrefcere la Vtrtù !oro, quando con le to-

de del mondo <'inatzano. Perche infiniti che Cto fen

tono & veggono, imparando Ja')buono (! mettono

aUe fatiche,per venire tngrado di mcritare,quello che

veggono
auerR meritato vn ftio compan-)0ta Et da

queflo
naiceua ne gli antichi che le citta in beHezza G

manteneuart0,per giuftjmente guiderdonare coloro,

che fe medefimi &)e!oro patrie ononuano &
peio

tutti gli artefici che per qucHa via caminarono, o tar

diopcr tempo fonoUatmconofciuTi: cotneft~Loren

xo dt Cione Ghiberti altrimenti diBartotuccio.I! qua

iepermonratTamorc,cheprimaafe~eHb,poi alla fua

patdaportaua,mer)tôdaDonato fculrore & Filippo.
Brunctietcht architetto & fcultore,eccellenti a!t<'f)C),

effere po(tond!uogo!oro;conofcendo o efsi in venta,

ancora che il ien~b gli itnngc~ïe
forfe a fare il contra-

rio che Lorenzo era m~ghore tnacRro di loro ne) get

to. Fuveramente ciogtoiadi quegli,
& confu~one

dimo!ri:i quaH prefumendo di
fe f] mettono in opera;

&occupanoinuogodei!ea]rruiv)rtu;non pero faccn

do
egUnofrutto

alcuno.- ma penandomille anni nel

farevna!orco(a,<1:urbano & opprimono tafcienZM

deg)ia!t)'i,conma]ignita&coninuidia grandifsima.
Fu adunque auuenturato LorenzoAritrouarn auere

in cafa fua huotnini i quali ebberoanimodiconofce

re il valore della fua virtu & di dare con
gratitudine

&premio,a))eraticht: ~ucquci'gradoche meritamen

te fe
gli conuenne; fc)ici~s!mo ru ne! trouar

gli artefi-

citenzainuidia, e
popoli

che f<diietta~inode)]e vir

tu, perche
iafcto la fua patria erededella piu bella

ope;
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M detmondo.Fù dunque Lorenzo figliuolo di Barto

luccio Ghiberti, &daifuoi primi anniimparo J'arre

de!!orcnce col
padre: tiquate v'era eccellente maeftro,

egi~nfegno que) meR!ero:dqua]e daLorenzo fu prefb

taîmentech'c~h torjceuaana! meg lio chel padre ftio:

Et ddettando~ molto
più

de Farte dcHa ~cuttura& del

difegno, mancgtaua quakhe volta colori & alcunal-

tra gettaua f!gurene piccole
dt bronzo;&: le finiua co

molta grazia Dilettofsi motto ,contrarfarei,conu

delle medagiie. antiche & di naturale nel fuo tem-

po
ritratfe molti fuoi amic'.Et mentre egli con Barto

iHCcIoIauorandocetcauaa~ui~aretnqueileprorefsio

ne; véne in Fiorenza lanno M c ce c a!cuna corruz.zio

ne d'aria pcftdenztale, per laqua!
cofa no

potendo
&[*

facende alla bott2ga,
fi conuenne con

vn'pittore ilqua
le aueua prefb in Romagna opère per Pando)fo Mala

tefla allora Signore d'Anmmo & di Petero, di andar-

fene feco, & cofi gli aiuto Lorenzo a
dtpjgoere vna ca

mera & molti attri lauori che con dihgenxn furon'

da loro 6nitt.
De'quaHneacquiRoinQueHaeta co6

giomnile qt~eMo on&rechepiu ~poteua. Ne anche

perque~o ren.opcrogni forte di fatica che fi potefsi

far' per lui, ch'egli non continuafÏe )o ftudio deldife-

gno, &illauorare dtnheuo, ccre& fiucchi di cofe

picco!e.NcHemolto tempo lontano da la Patria :fua~

che cef~ta la
pe(ti!enz]a.!a Signoria d) Ftorenxa & t'ar

te de mercatanti deLbercrn&(auendo inque!'temp&

la fcultura gli artefici ~t~ in eecdienxia Cûd fore~K-

ri corne FtorcntinI) che n doue~i corne n era gia moi-

te voiteragtonatonnire !o!tre due porte dtSan'Gio-

nannt: Tempio antichmimo & principale di quella
titta Et ordinato fra di Joro che n race~i intendere'a.

tutti e maeftri che erano tenuti migliori
in Ita!:a ) che

tompariGino in Fiorenza, per &M e~erimento A la

Kk-ii
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ro, in vna moRra duna fioria di bronzo ~m)!e a VU

di quelle che gia Andrea Pifano aueua fatto nella pri-
ma

porta:Fu
fcnito quefta dehberazione da Bartotuc

cio, a Lorenzo ch'era a Pefero, che lauoraua confor

tandolo acornare aFtorenza a dar'faggio di fe, che

quefta
era vna occaGone da farft conoicere,& da mo-

ftrare t'fngegno Cuo Oit) a che c'netMrrcbbc quelvtt

ic,che )it* luno ne laltro arebbono mai più btfbgno d'o

père.
Molrero i'animo di Lorenzo le parole dl Barto-

luccio & auantunque il (i~nor Pandolfo, & il pitto

re, &tnttata (uacorte,gltracef!tnocarcxze~randi(st

me:pre(eLo)enzodanuelS)gnore licenza & dal p)t-

tore iquali pur'con fatica & difpiacer loro lo lafcio-

ron' parure. non gtouando ne promette ne ncrefcer*

prouidone: parendo à Lorenzo ogn'ora rniHe anni,dt

tornarea Ftorenza.Et inuiaton teticementeatatut

patria~tndufïe. Eranogia compara mo]t[(bre&ien, 1

&~atU<tCono&ereaConfb!ideH'arte ,Da'qua)i furo-

no etetti di tutto il numero JetCemaeftn, tre Fioren

tini & glialtri Tofcani & fn ordinato loro vna pro-
uiGone di danari & che fra vn anno eglino douefsino

auer finito vna (tona di bronzo, della mcdeGma gran

dezza,ch'erano queUe della prima porta per fag-

gio.
Et eleftero che dentro tl taccist la ftoria quan

do Abraham facrifica Hach fuo
figliuolo Nella

ouate penforono douere auere eglino che moRrare

quafo
a le dtiRcutta. dellarte per eSere ftoria che ci vi

détro paen,ignudi,vefti[i, animali:Et fi poteuono far

le prime figure di relieuo,& le feconde di mezo; & te

terzedibadb. Furono i concorrenti di quefta opera

Fittppo di Brune!te(co,Donato;&Lorenzo di Barto-

luccio Fiorentini; & Iacopo della Quercia Sanefe, &

hJicco!od'Arezzotuocreato;France(codiVandabri-

oa;& Simone da Colle detto de'bronzi.i quali dinanzt
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a'Confolt promeHono dare condotta la noria nel têtu

po detto,& ciafcuno alla fuadato principio, con
ogni

(tudio & diligenzia operauano ogni !or' tbrza per paf

~ared'ecceHenZtaIunta!tro;tentndo nafcofo quel che

~aceuanoteci'etiisttnamente,per nonratîrontare elle

eo(e medefime.Solo Lorenzo che aueua Bartoluccio

che to guidaua,& li faceua far fatiche, & molti mode!

It.iananzi che f! rifoluefsino di mettere inopera neiïu

no,dt continuo menaua i Cutadini a vedere, & tal'o-

ra i forefiieri che panauano~feintendeuanodet meftie

ro, per fendre lanimo torou quali pareri furon* cagio
ne ch egH

condufîe vn' modello ch' era molto ben la-

uorato, & fenza ne (ïun' dffetto Et cofi fatto le for-

me fopra,& gittatolo dtbtonzo.vennebeniistmo: &

egh con Bartoluccio fuo padre cominciornoa a rinet-

tarlo,con vn'amore & paztenzia tale, che non fi
pote-

ua condurre e ne' nnn meglio Et continouando fino

al fine net tempo che G aueua a vedere a
paragone fA

la fua & le altre di que maeftri finite de! EUtto. Et ve-

nuto a giudizio dellatte de mercatanti & vt~edai i

Confoli, & da mo!tt altri Cittadtni;fm ono diuerfi i

pareri,ch'ognuno
faccua fopra

di cio. Erano concorli

in FiorenzamoInforefUen~parte pttton,& parte fcul

ton,el reito orefici, i qualt furono chiamati da i Con

foli a
douer dar'giudizio di queft.e opere inUcme con

glialtri
di quel mefHet'o che abitauano in Fiorenza.

Il quai' numero turono xxxnn. &cia {cuno de!)*

fua arte eraperitifstmo Equantunque fufsino inC't

dttoro
differenndtparere,piacendoachUa maniera

di vno,& chi quelladi vna)tro,(I accordauano non di

meno che
Filippo di Serbrunellefco,& Lorézo dt Bar

toluccio auefsmo &
meglio

&
più copier di figure

migliori,compofla & finita la Roria loro:che non aue

Ha fatto Donato la Ina, ancora che ci futle gran djjtc-

Kk in
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gno,& Iacopo della Q~roa, che n5 era <~n[!e a
quel

!o,con le altre tre di Francefco di Valdanbnna, & di

Simone daCoHe &Nicco)o d'Arezxo ch'erano le man

co buone. Donato &
Filippo viflo

la
diligenzia & !o

amore, che Lorenzo aueua vfata nell'opra fua, fi tiro-

ron' da vn cjnto.Etpar)andott'a!oro,))fo)ueronoche

i'opeM
douetïe djr(! a Lorenzo, parendo loro, che il

publico
& il

priuato farebbemcgtio ieruiro.E): Loren

xoefïendog)ouanetto,chenonpa<Ïauaxx
anni areb-

be nello eferotarit a fare
inque))a profefsione quc'frut

Timaggiori che prometteua la bella ftoria, che egli a

giudizio
loro aueua piu deglialtri eccelientemece con

dotta.Dicendo che farebbe i~ato piu tofto opera inui-

dto(a,a leuargliela:che non era virtuefa a fai-gtieia aue

re.& cofi entrati Filippo & Donato nella vdienza do-

ue fcdeuano i Con(b)i, parlo Filippo in que~a forma

Lo (penmento cheauete fatto dt tanti eccellenti mac-

M Signori con(o)i,e Rato molto appropoMtOjauendo

noi veduto la differenza delle maniere;& colui che fia

più
atto a fare onore alla ncâra citta. Et poi ch' egli ci

c venuto per forte che ne~auamoDonato& io indub

bio,che oncHt fore~ieri non auefsino a pafïare i mae.

ftri della citta noAra,an'zi abbiamo vifto che l'opere ]o

ro reHano inferiori di inuenzioni,di d<iegno,& di ge-

~o,& finite fono maco che le noftre,abb]amo giudica

to infra di noi,che prima
Lorenzo

Ghibet'tinaqueUo
a cui fi debba dare Il pregio di que~o onore,&: pofcia
iUauorodeDe porte. Perche eg!ieHendo giouane &
To!entorofo deUo

acquIOar' fama,fara ~eguitando ope
ra tale,che non folo come ha pafÏato ora tutti

quefii ar

ter!ci ) vincera ogni giorno te mede~mo. Et ~e ben<

tgtt
e

parère
di quefU che

hann&agiudKa) e,di volere

darUmeper compagno; io renunzio queft~compa-

~rna,perche o 10 aueuo a eSere prmdpate & far daaM
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b !o aueuo a eHere efclufo de
l'opra

come a! prefente
mi efctudo.Perche ~e io nô ho polfuto apparire eccel-

lente in quefta opera,che
e mio di&tto~cerchero forfe

emendarmi,per ventre principale in vnaItra.Conct.iu

do
aduque

che
per no~roparere,topera

6 dia résolutif

~Imamente a Lorenzo. Aueuano gia
i Confoli intefo,

da chi aueua gtudicare~ &reftauaaparaoonecoa

Lorenzo,la ftona di
Ft!ippo:& arebbon'voluto vnir-

e~~it)(~eme~&(ace(!inoqueRa opera a mezo Ma nes* ) y~t,
pcr

prieghi,

ne per cofa ch e potefsino vfare inuerfo

Filtppo,
non lo fuoitorono da la <ua fanta~a auendo

~eltberato, o che te' voïeuano che' la farene gli deffe-

ro
tutta lopera,

o non auere a diuldere la
glona delle

~uetatiche amezo.Laondei i Confoli non potédopia
vinti dalle ragioni che attegaua Filippo; & da

quelle
che dtCeuaDonatOyitiogarono nnaJmente

queltaope
TaaLorenzo.Fu veramente vn'atto moltoonorato

-quefto dt Filippo & dt Donato, & vno animo molto

metto d<
paftione, & vn'giudizio ianoncl'conofcere

fe medcJimt efemplo ce) mgrandifsimo di amore che

aH'arte aueuano;f):imado p<ù jevi)tuoie(unchp d'altri;

.che !o inte) cHo &l'vti)e proprio. Laqua) e generofita

d'animo non accrebbe minore fama aile virtuofe az-

'Xioni loro,che t) Hceïle a Loi enzo !o auere
confcgut

to la vittorta~d'auere auuto fi
grande opera, ne]]a pa-

tria fua, & in vna eti n giouimie Fù cominciata da

iLorenzo quefta opera con grandifsima ditiget.zia., &

fu quefta la porta cheevoita dirimpeno all'opei-a di'

San'GiouannhneUaquatefccedcntrolo~partimento,
<!mii' quello che aueua gia fatto Andrea Pj~ano nel-

-la prima porta che gh difegno Gio[to:f~cendoni ven-

~i Rorie del Tcftamento nuouo. Et tn otto vani fimi-

!t a
quelli ~eguitauon'te dette florie.Da pie fece i quat

<ro
Euangeh~i due

perporta; & coït quattro dotto-
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ri della chiefa nel' medefimo modo i quali fono di~

renti fra loro di attitudini & dt panni. Chi Jcnue chi

tegge;a)tri penfa, & variati ]un' da ia!tro fi moUrano

nella ~or prontezza molto bene condotti. Oltra che

nerteiatodeUot'namenM nquadratoa a quadri intor-

no aUe ~one v'e vna fregiatura di foglie d'ellera & dal

tre ragioni, tramezate poi da cornici & in su ogni

catonata vna tefta d huomo o di femmina tutta tonda;

auendo ~guraic profed& ~btttechefbn'moito bel-

le, le quah nelle loro varica moftranoia bont.1 del'in-

gegno
di Lorenzo neltavaricta deltpe~gie Et ordi-

no che j i componimenti delle florie ch' egli vi fece, fe-

guitaisinolavitadi
CHRtSTO dal' fuo nafcere, per

tnfino a la morte & refurrefsione fua,che queilo ve-

de quando e ferrata la porta Perche quando
e

aperta
le ~one non feguitano per rimanerne vna parte per la

to di queUe.Seguitero
come Oanno adunque le ~one

quando e ferrata, i accio feguttin.0 pet non fare confu-

hone.Soprai dottori & gli Euangelifli gia dctti ne

quattro auadri dappte ~eguita da la banda di verfo

Santa Maria del Fiore il principio;douene~pnmo qua
droe la annunxiazione de!)aNoRra donna doue egli
Cnfe nelrattitudine di e~fa

vergine,vno fpauéto,& vn

fubito timore; AorcendoD. con grazia per la venuta de

i'Angeto~Ec altatoa
que~a tece i! nafcet di c H M s T o

doue e la nofira Donna che auédo partorito,fla
a

ghia
tere ripofandoG euui

Giufeppo
che contempla i pa-

Ron,& gti angeli
che cantano. NeH*a)tra aUato a que-

~e ch' è laltra parte della porta,a vn medefimo
pari

fe-

guita la (torta dellavenuta de i Magi,oe il loro adorar*

c H R f s T o dandoli i trih~doue e' la corte che
gli fe

guita,con cauagli &a!tn ar3ën,tatta con grande inge

gno. Et cofi allato a
quefta cil fuo

difputare nel' tem-

pio fra i dotcon, nella quale e non meno efpreffa l'am-

tnirazione
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mtrazione&I'udienzta che danno CHRtïTOtdot

tori;che !'a!)egrezza dt M A R i A & Giufeppo, ritro-

u ando) o.
Seguita fopra

a
que(tc,ricominc!ando fopra

Ianunziazione,ia~oriade) batteGmodi CHMïTO

nctgiordanoda Giouann),conoïc<'ndof!neg!iattt io

T0)h riuerenzia delluno, &la fede dellaltro. Allato a

queRa~eguitai!Diauo!oche[enra CHR!STo; che

fpauentato per le parole
di GlEsv fa vn'attitudine

fpau entofa moRr.ido pcr que!!a,t!
conofcere che egli

e6g)iuo!odi
D i o Allato a

queftancl'aitra
banda

v'ccju.indoeg)icacc)ad'e!Tempioivendtton;metten
do ioro fotto

fopra gli argenti,le vittime, le colombe,

& le altre
mercanzie:nellaquale fono le figure che ca-

icanoluna
Copra laltra che hanno vna grazia nella fu

ga del caderc molto bella & confiderata. Seguito Lo-

t'enzoa![atoaquefta.,t!naufragiodeg)tApo~o!i &

San Pietro vfctre de la naue, che affondando nella ac-

c)ua,cnmsTO to (bHieua~fLoria co piofa divan) geRi
nelli Apoftoli, che aiutano lanaue,& fimile la fede di

SanPicrodconofee nel' fuo venire CHR~TO.Rt-

cominciafopra la noria d.el'banenmo da!a!n'a parte,

laîna transËgurazione
nel monte Tabor,doue egli e-

fprclle nelle attitudini de'treApofloli lo
abbagliare

che fanno le cofe cete~ievine de i morta!~come H co

ïtofceancora CHRUTO ne!taiuadiuinita,corie-

nere la Tefta alta, & le braccia aperta,
in mezo d'EHa'

& di Mofe
Eta!!atoaqueft:ae)arefurrefsionedel

morro
l.azza)-o;ilqual'vicito

de't fepolchro legato pie
di &iemani,antto; con marauiglia de circunftanti.
Enui Marra & Maria Magdalena che bacia i piedi
del

Signore co vm]!ta et reue] czia grandifsima.Segui
ta

allato
a

quettanei'aitra parte
della pona,quado egli

Y.nnful'a()no]n Gierufalem; doue ~gtiuolide gli
Ebrei che co

varieattitudini gettanole vefle per
ter-

n.
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ra;& gli vliui & le palme; oltra agli Apoitoh, che 1e-

guitanoitSatuatore.Etaitatoa quetta, e)acenadcg)i

Apofto)i.,beH)fsima&bene fpartita fingendoli vna

tauola lunga mezi dentro & mezi fuori Sopra la flo-

ria della tr.tsngurazione ricomincia la adorazione nel

i'orto; douent conofceilfonnoin tre varie attttudin!

de gli ApoH.o)).
Et allato

aqucfta fcguita quando egli

c prcfb
& che Giuda to bacia doue fono molte cofe

da coMerare per enerui &
gli ApoftoH che

fu~gono,

ctiGtudetchcne!'pig)tarcHRisTo(annoat[!&tbr

zegagliardifsime.
Et e nell'altra porta allato a

que~a,

quando egli
e legato alla colonna doue e la

~gura
di

G I E S V CHR.t!TO, chcne)'duotodeHeba[titure,<i
f(:0t'ce a)quanto,

con vna attitudine compafsioneuole

oitra che f]vcdc in que' Giudei che Jo flagellano, vna

rabbia,& vendetta molto terrtbi)e.,per ]
gct1:i che (an-

no. Seguita
allato a

queHa,quando
!o menano a Pila-

to,&chee'niaua!emani, & io{entenziaa a la ooce:

Sopi'al'adorazione

deii'orto nei'a)t]'M banda l'vhimaft

la dcHe ftorie comincia doue e' porta la croce, & va a

la morte,menato da vna furia di foldati i
quali con le

attitudini, in modo par che to tirono
per forza; OJtra

i!do!ore&piato chefannoco' geRIauciie Marie che

noie vide megho chi fu p
revente. Allato a

quefto fece
CHRiSTO crocifinb;& in terra a fédère con atti do-

tenti & pien' di fdegno
la Noflra donna & fan Gioua-

nivange)ift:a. Seguitaa!iatoaq)]e.n:a nelfaitra parte la

~uarefurrefsione:oue addormétate Je guard)e dal tuo-

noitanno corne morti; mentre cHRiïTo vainafto

con vna attitudine, che ben' pare s!or)ncato,ne))a per
fezzione dette belle membra; fatted~tta ingegnon~

mainduftnadtLorenzo. Neito vtumovanoeiave-

uuta dei)o Spirito Santo~daue fono attenzioni & atti-

tudini dolcifsime in coloro che lo nccuono.Et fu con
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Ll 1 ti

dotto quello lauoro a qucUa'~ne & perfezzt0ne;fenza

rifpiarmo
di fatiche & di tempo, che

puô daru opera

dtmetaHoicon~deMndoche le membra de gli ingnudi
hanno tutte le parti bellifsime & i

panni, ancora che

tCM~Eno vn poco dcHo andare vecchio di verfo Gfot

to,vi e dentro vn' tL)tto,ct)e vl in verfo la maniera de'

moderni & fi reca in
quella grandezza di figure vna

certa grazia moltoleggndra. & ne!' vcroi componi-
menti dt ciafchuna âona fono tanto ordmati & bene

jfpartithche
merito confeguhe quella Iode, & maggio

re,che da princi pio gli aueua data Filippo Et coïi fu

onoratUttmamece &a i fuoi Cittadtni ricono~ciuto:&

da loro & da gli artefici terrazzani & foreflieri fom-

mamente todato.Cofto que~a opera
fra

gli ornamen-.

ti di fuori,che fon pur di metat!o,& intagliatoui fefto

ni d< fruttt & animât!, x x i mila fiorini & peso la

portadimetallo
xxxnn.

m<g!)aiadtiibbtre.Fiait3

quefta opera parue a confoli dellarte de' mercatanti ef

fereferuitimoltobene, &
perle Jodedate)ida ognu-

no deitberarono che faceffe Lorézo in vn pilaftro fno

Hdl Or San Michele in, vna di quelle nicchie~ch'e

quella che volta fi-ai cimatori,vna ftatua di bt~nzo di

quattro braccia & mezzo, in memoria di San pioua-

ne Batifla:laquale egli prin~Ipio,
ne la fta'cco mai, che

egli
la refe Ënita~che ~Uj& è opera molta lodata,,& in

quella nermanto fece vn
fregio

di lettere,fcriuendou4'

il fuo nome. Et nel frontefpizio di
quel' tabernacolo,

Sprouo a~ardimufjico~fjccëdouidentrovnmezzo

proteta. Era
gia crefciuta )a fama di Lorenzo per tut-

taIta!iaj&tuon,de)'artinttoMimo magmerone!'get

to~dimanietacheaucndo tACOPO DELI.A fON~

T? E, &il v E c c H :E T T & Sanete. & D o N AT; 0 ftr~

to
per la Signoria di Siena per i! toro San Giouanni al

tun.o.&orie & ~gure di bronzc~che doueuano oma~e
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il battedmo di que! Tempio. & auendo viRo l'opere

di Lorenzo in Fiorenza, n conuennono con feco & ti

feciono fare due [torie della vita di San'Giouanni Ba-

tif~a.In vna fece quando e batcxo c HR t s T o,accom-

pagnando)a
con moire figure & ignude & veflite mol

toriccameniei & neHa)tt'a,t]uando
San'Giouannie é

prefb
& menato a Erode; con !equa!)

Honc fupero &

vinfe glialtri che aueuanofatto ]ca!tre onde ne fù

{bmmameK todato da i Sanfft,& da glialtri che le vcg

Eono.AueuanoinFtorenx.aafar'
vna~atua imacn.rt

della zecca in vna di quelle nicchie che fono intorno a

or San* MicheJe~dtrimpetto a l'arte della !ana & aueua

a efÏer San Matteo,d'altezza del' San Giouanni fopra-

detto. Laquale figura aitogo ono
a Lorenzo,che la

conduneaperfezztone,
&fi.)Iodata mo)topiucheit

San Giouanni,auendoui vfato la maniera piumoder-

na. Laquale
(latua fu cagione che i Confoli dellarte

de!!ahnaHdetiberorono nermedenmo
luogo che è

facefsi nel laltra nicchia allato a quella, vna fiatua di

metallo medefimamente, che fu~e alta alla medefima

proporzione
detaltre '!ue,in perfona di Santo Stefano

toroauuocato. Eieg)i!acondufïeanne;&dfedevna

vernice albronzomoh:obc!)a. LaQuateHatua non

manco iatistece, che C facetstno laltre opere gia lauo-

ratedalui. Eragencrate de'frattpredtcatori inquer

tempo
M.Lionardo Daci il quale per ]oftare memoria

inSantamarianouettadoue eghaueua
fitto

profef-

fione, & alla fua patria fece fabricare Lorenzo

vna fepottura~ibronzo fopracl tufAghiacere mor-

'to, ritratto di naturale; che da qucfta che
piacque

& tulodata nenacque
vna che feciontare in Santa

Croce d[ Lodouico de gt'Atbizt & di Niccolo Valori

Erano onorati nel conuento da gli Angeli tcorpidt

tre martiri Proto; Iacinto & NemeCo Ma perche e C



t.ORENZOGH!BERTI.

onorafsino molto piu fu allogato
Lorenzo vna caf-

fa di meta!!o doue fece certi Angeli
di Bafio nheuo

che tengono vna ghirlanda d'v!)uo, fcrittoui.dento i

nomi lora. Etda que~che riufci molto onoreuole

venne voluntj aHi~Operat di Santa Mana del Fiore,di

far'fare la cafta &
fepoltura

di metaUo per metterui il

corpo
di San'Z.anobi Vetcouo dt Firenze, la

quale fu

di grandezza di braccia tre & mezo & alta due.Nella

quale
fece oltra il garbo della CafÏa con dtuerft & va-

rii ornamenti ne!
corpo

di eïïa CaHa dinanzi vna Ao

riaquandoefîb san'Zanobi nfu&itai! fanctu]!o,)a-

fciatoli incuf~odia dalla madre; morendo
egli

mentre

ch'ella era
inperigrinaggio.

ïnvnaltra u'ëquando

vna!tro è morto dal carro: & fjm)[e quando e nfu!ciM

luno de due famigli mandatoli da Santo Ambruogio

che rimafe morto vno in fu le
A!p),]a!uo

Ve che fe ne

duotc alla prefenza di San'Zanob] che venuto!i com-

pafsione
ddÏe v che e dorme tu lo trouerrai viuo.

Et nella parte di dietro fono fei Angioletti che tengo
novna ghirlanda di foglie d'o!mo:ne!)a quale fon'tettc

re
intagtiate~

in memona & tôde dt
quëI'Santo Que-

fta opcra condufïc egli & fini,con ogni inceqnofara-

tica &arte, Cche ella tulodata ft.)'aord;r)a)iamente

percofabetta.
Mentre che l'opère di Lorenzo

ogni

giorno
accretceuon'famaat nome fuo,)auo)ando &

ferucndo inrtuite
perfone

cofi lauori di metallo corne

di
a! gëto &d'oro:cap;t6

nelle maniaGiouanni
D~iuo

to di c o s t M o de'Medici vna cornnjo!a affai
grande

dentroui lauorato dintaglio
in cauo quando ApolJo

(afcorttcare Marïta; laquale fecondo che (t dice,ferui-

ua
gia a Nerone Imperatore pcr iugge]!o.

Et cffende

perdpczzo della
pietrach'era pur grancte ,&pet' la

marau)g)ia de!!o
Intagho :n ca'jo, cofa rara Giouan

niladiede aLorenzo che g!i ~cc~intorno d'oro vno

Li iit 1
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ornamento intagliato & e~o penatoui molti mcM !o r!

ni del tutto facendo vna opera non men bella d'inta-

glio
a torno a

quella; cbc fi tuis; ia bonta
& perfezzio

pe del cauo in quella pietra. La quale operd'rn cagto-
nc ch'egti d'oro & dargento lauorafsi moite altre co-

fe, chc oggt
non fi ritruouano flimando efÏere ~Me

<!tft)'ut[e per 1'auanzia o bifogno di que metaUt. Fece

doro mede~mamente a PapaMartinovn bottonc.,ch'e

gli teneua ncl piuiale, con
ngure tonde di rilieuo; &

fra elfe gioie d] grandifsimo prezzo cofa molto eccel

lente. Et cofi vna mitera
marauigHoftfsimadt foglia-

mi doro Urafbran & fra efsi molte figure pjccole tut
te tonde,che furon' tenute beUiGime. Et ne

aquiAo
oltra al nome vna vtiuta

grande da!a hberaiita dt
quel

pontefice. Venne in Fiorenza l'anno Mccccxxxtx

Papa Eugenio,per vnire la dtfcordia&a )aChie{a Gre

ca & la Romana. doue fi fece j[ Conct)io Et viflo l'o

père
di Lorenzo, & piactutogH non manco la prefen

'z<afua,che(i race&moque!)e:g!irece fare vna mite-

radoro di pe(b dt hb) e quindici,& le
perle

di libre cm

que &mczzo. te quaM erano ftimate con le gioie in ef

fa ligate,
trenta mi]a ducati doro. Dicono che indet-

ta opera erano perte corne nocciuole aue!!ane;~e

non fi puo imaginare fecondo che s'evifto poi, vn'di-

fegno di queUa lepiu belle bizarrie di legami nelle

gioie
& nella varieta di molti putti & altre ngm-e, che

~eruiuanoamohivarii&graziati ornamenn. De la

quale riceue
innnilegrazie .& perte per gli amici

da quel' Pontefice,
oltra il primo pagamento. Aueua

.Fiorenza riceuute tante Iode per le opere eccellenti di

quefto ingegnoffsimo artefice; che e fu deliberato da

iconibli dellarte de mercatanti,di'radi allogazione

della terza porta di San Giouanni di metallo mede~

n~tnente. Et
auantunquequtUa che prima aueua Ctt



LORENZOGHIBERTI

ta, fanent per ordinetoroteguitata& coudotta con

l'jrnamëto che fegue intorno aUe figure, & che fafcia

il telaio di tutte le porte,
Simile a

quello
di Andrea Pi

fano, vifto
quanto

Lorenzo faueua auanzaïo~rifotue

rono i Confoli
àmutarela porta dimezo,doueer.<

quella di Andrea,& metterla a lattra porta
che c dirim

petto
alla Mi~encordia. Et che Lorenzo facefsi

qnel-

ladi nuouo,perporfi nelmezo,giudicando ch'egtt
auef!e a rare tutto quello sforzo, che

egli poteua

maggtore maueHa arte. Et ~t:
gli

rimenbno neliebrac

cia,dtcëdo che.gH dauon.McenZta che e'facefsi
inquer

modo che' vo!eua,o che
penla~i

che!iatorna& più or

naia,pni)'icch.ipiupertetta,&piubeUacheepotefst
o lapent imaginar~t. Neguardaisi j tempo

ne à
fpefa,

accioche coH corne egli
aueua

fuperato glialtri Ratui

rii
perinMnoa)!ora,n]pera(ït&vfnceis)tutte lopere

fue.Comindo Lorenzo detta opera, mettendoui tut

to que!'t3pere maggiore ch'eglt poteua Et cofi fcom

parti
detta

portain
x

quadri~cinaue perparte,che rimât

feno i vani delle itorie vn braccio & vn terzo, & a tor

no per ornamento del telaio che ricigne l'e florie fono

ntcctuem quella parte ntte.,& p)ened)Dgure ctuaDto

de, il numero delle quitte xx, & tuttebcU]fsjmp~co
me vno Sanfon ignudo

che ahbracciato vna Cofon-

na, con vna mafceHa in mano,moftra quc)!a perfezzio

ne che maggior'puo moUrare cofa fatta nel' Tempo

de gli
anticht ne loro Ercoli o di bronzi o di ma) mt:

Et corne rateHimouiovnIo~ue il
quale

in atto di locu

zione
par'che parH

allo exercito~o!rra molti profeti &

Sibille
adorni luno & laltro in varie manière di

pan-
ni per ddofÏb & di acconciature di capo, di

capegtt
& akri ornamenti. o)tra dodici figure che fono a ghia
cerenelle nicchie,che ricingona

l'ornamento delle

âarie
per il trauerfo faccendo in ~utie crociere delle
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cantonatc !n certi tondi,teRe d< ~'mm!ne;& di
gioua

ni, & di vêcchi Il numero x x x 11n. Fra-)e
quali nei'

mezo di detta porta vicino al nome Uto intagliato in

ena.)èritrano Bartoluccio fuo
padre,ch'c quel'piu

vecchfo & tipin giouane
è Lorenzo n.;o

figliuolo

ïnaeftrodituHa l'opéra, ohraain~niufbglianu&cor

nici & altri ornamenn fatti con grandtisjma
macftna.

Le ftone che fono tn detta
porta,

fono del'teflamento

vecchio;&nei)a prima è la creazione di Adamo & di

Eua fua donna;quah
fono

perfett~imamente
condot

ti.Vedendoft che Lorenzo ha imitato, che ficno di

membra
piu begli che

egli
ha

ponuto;
volcdo oflerua

reche~fendo quelli di mano di Dio e'non rn~ino

mai fatto le
piu

belle figure; & cofi queUi
di fuo auef

fino a
patlare

tutte l'altre ch'erano ftate ~)tte da lui ne

laltre opere
rue auuericnzia ce) [0 erandi~ima. Et

co~receneHamede~ma quando e' mangiano
il

porno

& mfieme quando
c'fon cacciati di Paradi~o, lequal'fi

gure inquegliatti rifpondono
a reftetto~prima del pec

cato conofcendo la loro
vergogna, coprendola con le

mani,&neHa)troiapen]teazianeI)oe(Ïereda!Ange-

!o fatti vfcir fuori di Paradi~b. Nel fecondo
quadro

c

faito Adamo & Eua auendo Caim &Abel ptccoh fan

ciuiii creati da Joro & cofi vi fono
quando

de le pri-

tnizte Abel fa facrifizio & Caim de le men'buone, do

ue~fcorge negtiattidi~Caim!nuidia contra Il
prof

~imo &in Abe] Famore inuerfo J D i o. Et quello

che e di (ingular*
beDezza e il veder* Caim arare la ter-

ra con vn par' di buoi i quali nella raticadel tirare al

giogo l'ararro paiono
veri &natura!i: cofi come è il

medefimo Abel che guardando
il befUame Caim Ji da

la morte. Doue fi vede qucUo con attitudine
impieto

fifsima & crudele con vn'bafk)ne ammazare il fratel-

lojche il bronzo medefmo mpRra la languldezxa
delle

membra



Ï.ORENZOGH!BERTt

Mm

membra morte nella bellifsima perfona
di Abel & co

<tdtba(ïbre!ieuoda!ontanoèinD to che domanda l

Caim quel che ha fatto di Abel contenendofi in ogni

quadro gli
erfftii di

quamo
ftorie.

Figure
Lorenzo

nel terzo quadro comcNoeefcedel'arcaia'mogiieco

ifuoi figlitioli &6g))uo]e & nuote~&inftemc tutti gli

animali, co<i vo]att!i corne terreur) i quali daTcuno

net ftio
génère

fono
intagliati

dalle eccellentifsime ma

ni dtLorenxo con
auetia perfezzione che puo

l'arte

imitar ia natura. Vedendofi l'Arca
aperta, & ]e f~agge

in profpettiua di bafsifsimo rilieuo,chenon fi pua
efp) imet e !a grazia loro.Oltre che ie figure

di Noe &

delh aitri fuoi ~tccedo facrifizio fi vede l'Arco balena

fegno
di

pace fra i D D)o & Noe, ma
moltopiu

eccel-

lente di tutte le figure quando egli
ha piantato la vi-

gna. & che inebriato del vino moftrando la vergogna

Can fuo figliuolo Io fchemitce: che vno nel'ibnno nô

puoimitarftcooplu. afpette vedendolilo
abandona-

mento delle membra cbbre & la conftderazione &

amore de
glialtri due ~gtiuoh, che to ricuoprono cou

bellifsime attitudini. Oltre che Ve & la boite & i pam

pani& gli altri ordigni della vendemmia,fatti convna

auuertenza, accomodandoli incettiluoghi che non

impedifcono ).'aAona,anZt )e fanno vn'ornamento bel

jitsimo. Piacque molto à Lorenzo fare nella ouana.

~oria, in que!'quadro )o
apparire

de tre angeh nella

valle Mambre,faccendo quegli nmili luno alaltro G.

vede
quel'fantifsimo vecchio à dorarli convna attitui-

dine di mani & di volto molto propno&Vtuace..ol-
tre

ch'egli~con
vno affetto molto bello intagUo

i fuoi

ferui cbe a. pte de! monte cô vno auno ipettano Abra~

che ~acriccaua il
righuoio.II qua!e ignudo

in {u Mt~

re t!
padre cô il braccio inalto cerca far l'obbedienzia

~.tmpedito dal'an2e!ot che con vna mano Jo ntiene.~
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con l'aura accenna doue il monte da rariacrit!z!o &

hbo'alfac da]amorte,~oria veramente Vtua
perle

betti~ime parti,ciafcheduna pcr fc;vcdcndo tanta
per

fezzione nelle membra ruRtche de ~erm, a
compara-

xionc delle delicate d'ITac, doue non
pare

che fia col-

p&chenon(iaconvnad)fc)cz!one&attegrand!(sim.t
Mottro auanzar'~efnpre fe tnede~noLorenzo dimano
in mano inqueit'opera; & maxime nelle dtf~cutta do-

ue
eranocafamenti, corne

in quei~a,quando nafce

I(aac Iacob& E(au,odoue Efauche
caccia per far

la volunta del
padre; & lacob amacfh-ato da Re becca

porge
il Cauretto cotto auendo la pelle intorno al col

10, e cereato da Ifac i!t]ua!eq!ida iabenedizzione.

Ne!!aqna)eftorta~no canibc!Ijtsim[& naturjti ol-

tra le figure che fanno quello effetto iftcfto che Ia-

cob & Ifac & Rebecca nelli ]o'~a:!i quado eicn'Uiui.

Inammito Lorenzo per
)o (ludio dell'arte che di con-

tinue la faceua piu facile, tentauaio
ingegno n)oin

cofe piu artiDziofe & dfrHciii; faccédo in
quefio feAo

quadro
corne Iofef mefib da'~oi fi-atelli nella cifier-

na & quando )o vendono a.
que' mercanti & da ioro

è donato aparaoneatquale mterpetra il fogno dc)i.i

tame;& laprouifione pernmedio.&gtt onorifatti

a lofefda Faraonc.Et e vi qnando lacob manda i fuoi

~g)iuo!t peri)g)anoinEgttto,&chenconofciu[ida
lui gli

fa ritorna) per
il Padre; nella

quale ltoria Lo-

renzo fece vn tempio
tondo

girato inpro~petuua con

vnadffncutta grande :netqt)a!e è dentro figure in dt-

uer~imod), che ca)ricanog)-ano.)& fjrme:& afini nra

ordinani & certamente nella bellezza loro, oltra che

vi è il conuito che'fa loro, t! nafcondere la
coppa doro

net facco a Beniamin & !o c(!crg]i trouata, & corne

egli abbraccia & nconofce i ~-a[e!ii:]a quale )Roria per

tanti aiîetti & vancta. di cofe è tenuta fi-a tu[te
l'opera
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la piu c!egna,&!apiudtf~ci!c&apiube)!a.Certanre
te che Lorenzo nonpoieuaauendo fi bello ingegno

& <)buona
grazia

in que~a manie) di Ratuc,~{arc che

quando gli veninanoicomponimenu delle itonc bel-

le e'non facefsi bellifsime le
Dgure:comeappare)n que

ft.o fettimo
quadro~doue egli ~guradoi)

monte Srnat,

& neUa~bmmiH Moyfe che da i D i o ha
tc!eggi~ou€

con attitudfnc riuercntc tngenocchtoni le pigha & a

mezoitmotMetofu&cberafpetta, &tut[0!!popo!o~ l

piediqueUompaurito, per tuon~aene&tremuo-

ti che in attitudim diuerfe mo~rano gli animi loro

co vna
proniey.zagradt~ima.Opeio dt)igenzia &grS

de amore nello onauo
ouadt-o

doue
egli

fece
quando

Iofue andà a Ierico, & volfe il Giordano,& pofe i do

dici
padiglioni pieni delle dodici tribu figure molto

pronte ma mottobe)[e fono alcune di balfo rilieuo

quando girando con l'arca intorno alle mura della cit-

ta prcdetta,con fuono di trombe rou'inano.!etnura&

g!)
Ebrei pigliano lerico: nella quale è diminuito i! pa

efe&abbLtnatoiemprecon
ofleruanzia da!e

prime it

gure
à i monti & da i monti a la citta;& da la citti ad

iliontano del pacte, di bafsiËimo relicuo: condotta

tutta con vna gran'pei'rezxione. Veramente che Lo-

renzod) giorno
in

giorno fi fece piu pratico in quel-

rarte, corne
egli n vide

poi
nel nono quadro quando

nei!aocciuoncf[iGohag]gantea!qt!a!e Dauittagtia

la tef):a,con vnafanciutlefca & fiera attiludine~ vede

romperc !o eïerciio de Fi!iHci da quello de i D i 0

doue Lo)'enzofccecauaHican'i& altre cofe da guer
racon

diligenzia Et codrece Dauit che tornan-

do con la teRa di Golia in mano, il
popolo

lo incon-

tra,fona,ndo &cantando
1 quali

aftcttifbno tutti

proprii&viuaci. Re~o,a fartutto quel'che poteua

LorenzoneIIa decima &.vltimaftona!a Regina Sab~
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ba quando viflia Salemone, con
grandifsima corte:do

ueegh fece vn cafamento tirato in profpettiua molto

be!!o:& cofi tuttc le altre figure
f!m))) aile predette Ro

rie ;o!trag)iornamentidegharchitraui
che h vanno

intorno a dette porte doue fon frutn & feRoni fatti

de la folita bond. Nella
quale opera

da
per fe, & tut-

ta interne, (tconofcequantoi!vatore& lois~btzodt

vno artefice ftatuano pofïa nelle H~ure auaf) tonde

inquelle mezc, ne!!e bafïe & nelle bafsifsime oprare

d'inuenZtoae,ne'componimenti delle
figure;& d) Ara.

uaganzia
di attitudini, nelle femmine & nelli mafchi;

& dt vanetà di cafamenti nelle
profpettiue:

& oltre al

le graziofe ariè di tutti i fefsi parimente ofieruato il de

coro,in tuttalopera
ne uecch) )agrau)t.t,&ne gioua-

nila)egiadria&
la grazia,Etinuero che fi puo attribu

ire per la perfczz'onedttuttele cote :& perla (atdez-

za del'getto,
venendo netta nel buttarla; ella fia la

piu

bella opera
del mondo, & che fia vifla mai fra

gli an

nchi & moderni. Et ben'debbe efÏere veramente Ioda

toLorenzo,dache vn'giorno Michel'agniolo Buo-

narroti fermatofi aveder quefto !auoro,fbpraggtunto

lo vno annco fuo,li dtmando quel che gniene pareua,

&feque(teportteron*be))e. Rifpofe Michel'agnio lo

elle fon tante belle, cheeUefi.arebbon bene'alle
porte

del Paradifo, Iode veramente propria & detta da chi

poteuagiudtcar]a:Eiben'!e potèegli condurreche

mentre lauorandole a Dne da la etajfua di x x anni che

le comincio,viduro fn 4o.anni a lauorarie co fatiche

viaptùcheeltreme.Lequati furon'cagione che i Si

gnori
di quella citta., oltra il

pagamento fatto da Con

tb)i;gh
donafsino vn

podere:)! quale
è

po~o vicino al

la Badia a Settimo.Oitra che fu fatto de
Signori rico

nofccndo la fua virtù co tutte quelle forti di onori che

ptupoterono.Scguito dtnmpetto aIIaMtfcrtCordtai'or
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namëto dihronzo con quei fogliami ûupendifsimi, i

quali
no fini, per l'amore della morte infiemecon vn

modello che egli !a(cio imperfetto
dellaltra porta, do-

ue e quella d'Andrea Pifano che la voleua rifare il qua

roggieitoma)e.Etco(IlafcioBvo N
ACCORSo{uo

~tghuolochefintdi(namanoquerorn.imeto,con
vna

diligenzia grandifsima;Ne
fece poi

moite
opere,moré

do g)ouane;rima(t!t
tutti i

fegreti
del gittare che ventf

~no le cofe fbttilt; che la
lungha fperiëzia aueua infe-

gnati BartolucCtOj&a a Lorenzo, & quel
modo di

llraforare il metatto,come fiveggono
le cofe capate da

lui oltra che gli !afct0 moite anticaglie di marmo,et di

bronzo, comett tetto di Policleto ch'era cofa rarifsi-

ma, & vna gamba
anticha di bronzo, & altre tefle di

femmine,& va~condotti di Greciafenza fparagno
di

fpefe. OItrea'tor~dt figure & altre cofe rare delequa
li

egli 6 diletto aue) e:& Hudtadone,imnar quelle nel-

le opère fue;lequali furon'tnCeme con gran parte del-

]e <acu]tamSdatetn[nat'ora &vna parte ne vëdeaM.

Giouant Gaddi cherico di Camera Apofto!ica:che fu

.i! !etto di Policleto & )a!tremig!iori. Attefe Lorenzo

mentre viHe a
piu cofe, & ddelto~ di pittura, & dt la-

uorare 6ne(tre di vetro,come appare
in Santa M A RI A

de)Fioreg!iocchide)!achie<a quelli che~bnointor-

no alla Cupo)a,da quel che fe Donato in fuora doue è

C H R i s To che incorona la Noftra donna, fece
que!-

]och'ètopra)a porta principale dtena Santa Maria del

Fiore doue e j) fuo irfene in cielo & cofi
quc))o che e

fopra la porta
dl Santa Croce, che ne fece vn bellifsi-

tno cartone che ve dentro c HR i s T o
quando e

dipo-
fto di Croce. Fu nel

prmcipio della allogazione della

Cupola,eletto per compagno & coaiutoredi
Filippo

dt
Serbrune)!e~co,ancor che poi

ne fuffe !euato,come
!'e dette nella Vtta di Filippo, & cofi feguitâdo la fua

o

Mm in
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arte YtH~ ono)ai!(stmamente.& tafoo&cutca !aond<

giaperuenu[oag)ianntde!iaiuaY)ra
LXtm. d'vn

mat'dtfcbbrecontinoua pa(so
a )a!travit:j, tafciando

fama immotate detfuo nome a chivede
loperc&o

de le fuc azz<oni;&
djefuotgI'tuinSantaCrocedt

picrenza data onorattfsima
Icpoltura

non re~ando

fargli
ver6 Latini &'

Volgari
in tue !ode

qualt ft~bno

.tinarrin ïaluo che
quefti

ibtto ~critti.

D«W CffMf ~«/«~ <<Mf<<fOf~ .tfC M/MM~M

J~t TcM~/o Aï;c~.<e/ ~~c/~ ~/?M~

~~OM~«/~c <&<7c <t/f.<MfM ''«~f

0 D/MMWM <~M!)0
7<<M«f<

~M<< Po~'

ZofM~pMCf~W~Hf/~OM'GMc~O

C'tOM/<<<0~'M~fO;

.f«M'* /*M/<' MO~~NO, (~7'~)~ <Mf/CO

C/0«;MftfO M~O ~M<<M'
~HOMO

~fffO.

M A S 0 L 1 N 0

P 1 T T 0 R E.

Randifsima certamente fi debbe cre-

dere la ~iusfazz!one
di quegli animi

chefiaccoflanoa) Jbmmo
graftodel

le fcienzie oue e* aH~ucano Et di

coloro che tirati dal diletto & dalla

dolcezza delle virtù, fentcndo~ trar

buon'&uttodele fatiche; viuono

vna vita molto piu
& dolce & beata; che non e amara

& mefchina quclla
attrait colui che

quanto più fi a~-

~tie.t per appreffiirfi
a la

per&zzione, tanto più gli in-
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grofîalo !ngegno'& nefce dt maneo preg!o. Et cerco

quando
Il C<e[o forma que' primi,forma vn vafo capa

ce di moite cote vna memoria che le
ritenga, & vna

mano che grazotamente & con huon' gtudizio Je
fap

pij

€~pnmt;re
corne bene efprimere

le
ieppe ne'

tcmpt

tuoi Mafolino da Panicale dt
Va)de!(a,t)qu.i)c

f(.) d)fce

pclodt
Lorenzo di Bartoluccio Ghibert;& neDillut

f~nciuHezM bonifsimo ore6ce,& nel lauoro fuo delle

porte
)1mlglior rinettatore che Lorenzo auefïc. Ne

panni
delle figure

era molto defiro & valente, & net

rinettare aueua molto buona maniera & ]nce!)igenza;

péri)
che net cefellare facena con piu deftrezza alcune

ammaccature morbidamente cofi nelle membra vma-

ne come,ne pani.DiedeH alla pittura d'ei~ d'anni x t x.

& quella per fua at te efercitô poi fempre, imparando

tIco!ortredaGt~rardodel!o Starnina. Etandato-

fene a Roma perftudtare mentre che vi dimojo fece

lafatadi cafa Orfina Vecchia in monte Giordano &

pervnmate, che l'aria gli j&ceuaa]!ate~a tornato~a ri'

Fior~za fece ne! Carmino allato deita cappella deiCro

Ctniïo la figura del S. Pierro,che fi vede ancora. Laqua

k euendoda gli arccnc) Iodata,fu cagione che gli allo

garono
in delta chiefa la

cappella
de'Biancacci con le

itorie dt San Ptetro;che dato opera con ogni ~udio ne

conduffeannevnaparte. Come neJtavoIcadoucfb

noi im. Vans'ch~i.EtquandocHRtSTOtogtic
date reti Andrea & Ptero'receut il fuo ptagere il

pec-
cato

quandoeg!tncgo CHR.[STO &dopo )afua pre
diGazione percouertn'e) popo];. Feceui t) tcmpeRofb

naufragiodegti ApoRo)),equando
San

picro libo'a

da']mate PetroncHa~na
ngiiuola.

Etne)!a mede~ma

ftona
quado egli & Giouani vanno al Tempio doue

innanzt al porttco e quel pouero infermo che gli chie-

de la
limofina;alquale non potendo

dare ne Oro ne Ar
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gento colfegn!ode!ta croce to libera; fatte le figure

per
tutta

quellopera
con molta buona grazia & dato-

h grandezza nella manie) a~morbidezza&vnionc, net

cotonre;& ntieuo & (brza ncl dt~e~nio.LaQuate ope-
ra fu ftimata molto per !anouit~fuj& pcriofîeruaMt

di molti parti che erono totalméte fuori della maniera

di Giotto. Lequali ftorie ~bprag~iunto
dalla morte,la

fcio imperfette. Fu perfona
Malolino di bonifsimo in

geqno,&
molto vnito & ~actie nelle ~ue

phture:!equa
H cortdfhgenzia & con grand'amore

a fine veggono

condoHe. QueRo (tudio&que~avo!omad'atÏati-

carft) ch'era in lui del continouo gli genero vna catti-

ua complefsione di corpo laquale inanzi al tempo gli

termino la vita & troppo acerbe )o tolfe al Mondo

Mori MaioLtno
giouane

di eta d'anni x x x v j j. tron-

cjndoUa~pettazione, che i popol auenano concetta

di lui. Et ad memoria di cofi acerbifsima morte gli fu

fatto poi queHo Dt~ico.

~<KC~«f~M ~«/f~Of~~fO~</f<(MM OWM~

F~fMf&~M
«/C<Tfff~~f?Mf.

ruronotepitturetuecircal'anno MCCCCXL. Et

P A V L O S C H I A V Q che in Fiorenza in fn'i canto de'

Gori recela No~ra donna, con le
figure

che fcortano

i
piedi

in {n la cornice, fi
ingegno

molto di
~eguire la

maniera ~m,& di Mafaccio
parimente.

PARU!
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PA RRI SPINEL LI

ARETINO.

Ncoi-a che moite prouincie
del mon

do abbin o le perfone
eccellenti ère*

dftanemauaichearte,
odin qual-

c!:e virtuda natura pure alleuolte co

me
bentgna

madré fa nafcere in vna

patria vnoingegno fti'aordinano~H

aua!e]aonora~ii)tuftra,&ta
fâ no-

minare per fama da
quegti,

i
quali

non ne arebbono ri

cordo akuno. Laonde fpeffe volte fi vede,gli fpiriti e-

gregi,etgli onorati ingegni,dar nome alle patrie !oro;

corne veraméte fece Parri di
Spinello pittore Aretino;

il quale pafso di
difegno talmente Spmello;che la fama

& il
grido~che datogli fa,veraméte ~e gli couene.Imi

to Parri
alquatola manieradi Mafbhno,ti)atcnnepiu

fottili & piu luette le fue
figure.

Fecele fue pitturein

Arexzo;ne di
quiui partire G voile giamai, per !t

r!e!i-
uoli & per I'amure,che portaua

al paefe.Fece nel!o ipe
da)edc!Ia Nunz<ata,[a cappella di San C!th(tofjno,~

& di San
Iacopo

con altre
figure; &: in San Bernardo,

moniflero di Monte Oiiueto due cappejie aii'entrata

deiïachiefa, vnadeMagi.,&i'n)tNde!!aTriniH, con

altre ftoric
& rigure.AI Duomo vecchio fuor d'Arez-

Zo e
vnacappe)hna altrimenti vnamaefta,con vna An

nunzijta
laquale per fpauento dci!o Angelo, tutta

fi torce, quan a
tuggire.

Et nel Cielo della volta vna

mufica
d'Angeti che e fuonano & catano con tanta effi

cacia,che e' pare quaH
fentire la voce. In oltre vi è~vna

canta,che afÏettuoft~Imamcte
~ruggendon

verto tre

figliolini, vno ne al latta~ alaltro fa fe~a,& tl terzo
pi-
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gtiapermano.Etinvnaredccheeu]J)p!n(eo!tra!'or,
dinariode!la<:)oce& del calice, hlindottonuoua at-

t)tudine,~ccendo!e battczzat e di jfua mano;vn' putto
dentro ad vna conca co't vcrfargliin capo la tazza

dcitaacqua. DipinfeinSanto AgoRtnonctcorode'

trati aléune ftgu) e:& in San Giuilmo vn* San Marti-

noneltramezxodeH.tchiefa. NfIvcicouadodiArez-

zo;fotto la fincH['adtSan GtOuannt chcbateM CHR.I 1

STodipin(evnaNunz)ataogg<mcxzagua~a.etne]!a
Pieue dipinfe

vna cappella
alla

pota vicino alla ftjnza

dellopera;&
in vna colonna vn San Vincenzio be))ifsi

mo,& in San Francefco la
cappella de'Viuiani,& aue!

ladecjuattroincoronaii,
con moite

itone~pureatre-
~co. Dipinfe in quefto medeGmo modo nella vdien-

zadei)aFi'.ltet'nitad)SaniaMana della Mifericodia,

vna NoH.i'a donna,c vn' popo)o, con San G) egorio Pa

pa,&
San Donato ve~ouo Et a'déni tctton iauoro

vna tauola a tempera per
San Laurentino &

Pergenti
no lodMi~ima & be)iilsima. In San Domenico fcce

vna cappellaaU'cntrar
della porta di chicfa ne)Jac]ua!e

molto bene f! porto. Fu affaltato vn' giorno mentre ~t

ceua aueft.a opera da' nimict & da parentifuoi,che co

feco piatiuano non fo che dote, con arnu per ifpauen-

tarlo:ma da
gente

che vi
&pp)'agiunfe

fubico fti (bc-
corfb:Ma pure

la paura che egli ebbe di tale aHa!fo,ru

cagionc che da indi innanzi~icmpie dipinfe !e fi.)e
figu

re torte in fu vno lato Co~ui perefcu~azionc delle.

tante opere fatte, & péri mor<) danii dalle
lingue di

que!]t genti vi fece vna ftona dt
!tngue, che abbrucia-

no,da CHMSTO in aria malcdette, e fcri[toui fotto;

A HNGVA DOLOSA. EraParnfbtitario&manin-

conico,& pcrch' era fludiofit'simo, s'accono molto la

vitaneUeratichedeU'arte.Mond'anniLVj. &In San-

toAgoUinOjnel ~cpolcro
di Spinello :tuo

padre &
ripa



Nn n iis.

PAR.RIïPtNELLïARETIMO.

~o:&a nue~ficheioconc~ceuMO
molto increbbe

della fua morte. Et perche egli era fempre viuuto con

vh'tu&confuma boni~tma~coneHa buonafamado-

po
la morte nmafein vita. Furono

kpittureiuecir-
caji MCcccxL. EtebbeappreSo,queftoepttaHtO.

PfO~fMMf P<<~f?M~(~0~ ~MC& <t~fM

~'f~ffMW~MMMft C«~~</f.

Trt P~f~fW /~M/o Mt<<<)'/f,<<& illo

~JfMMf M<f~MM~<'?<< dorent.

M A S A C C I 0.
PITTORE FIO-

uare l'una aialn'a nella virtu, & nella emulazione, fpi-

enereauanttcon ecceUenziaqueiiefteïÏe arcidoueet

le adoprano,a beni&MO deHo Vniuerfo La qua! cofi

oltra il i)ngu!ar gionamento di quegli ftefsi che in cio

concorrono accende ancora oltra
modosit

animi di

chi viene dopo quella eta ad s~brxarH c6 ogni ftudio,

& con ogn) induftria, di
guadagnare quello ono)'&

quella gtono~a repurazyone
che

ne'paf!ati
tutto il

giorno altamente fente lodare. Et che queRo
fia i) ve~-

~o; toauejF.torenza prodoitoin
vna mcde~ma etA~

RENTINO.

Oft:uma!a
benigna

madre Natura,

quando
ella fi vna perion~ molto

eccellente in aicunaprofelsione,co
munemente non la ~r'Ma;Ma in

quel
tempo medcfuno & vicino a

queUa~&rnevn'aItraa
fua concor-

reza;AcagionecheeI)epofstnogio
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Fitippo, Donato,Lorenzo, Paulo Vccello & Matac-

cio eccellentifsimi dafcuno nel génère fuo, non (b)a-

menteteuovia le roze & goffe maniere mantcnutcft

fino a quel tempo:Ma perle
belle

ope)
ed) coHoroin-

oto & accefe tanto g[) an)mi dt chi vcnne poi che)o

operare in quefli meiUoiite t'ictottom queita gran-

dczza.,&in quf!!a po'tcxxionc chcDvcdc ne'tcmpi

noft.ri.Di che abj-oamo noi per i! vero vno obligo Gn-

gularc
a

que' pnmi, che médite )e loro fatiche, ci mo

UrarODO la vei-a Vta,da cammare
a t ~rado fupTemo~Et:

quanto
a !a maniera buona delle pitture, Mafaccio

tnafsimamente; per auer egli prima dt ogni altro fatto

fcortare i piedi ne! pianjj&coft' JeuatoqocHagoiÏex

zadet'farete<]gu)etnpunt:adipiedi,vfatavniucriat-

mente da tutti t
pittori inf!no a quel tempo. Et in ol-

tre, per
auer dato tanta vincz.za & tanto n!icuo alle

fuepitture;chee'mentacertamentenon ei!crnen')an

co riconofciuto, che fe e fuHe itato inuentore della ar

te. Concio fia che le cofe fatte innanzi a lui,erano ve-

ramente
dipinte

& dipinture Oue le fue,a compara-
zione de fuoi concorrenti,& di cht Io ha voluto imi-

tare, molto piu ~idtmoHranoviue&vere~checon-

tratïatte.La Origine di coftui fu d~CaR:e))o San Gio-

uanni di Va!darno:Et dtconoche quiui fi veggono

ancora alcune figure
fatte da lui nella fanciuDezza.Fu

pcrfbnaajlratti(sima,& molto a ca~o.'come quello che

auendo ftfïb tutto l'animo & la volonta alle cofe della

arte ~a, n curaua poco di (e, & manco di altrui. Et

perche e
non vot!cpenfar gia

mai in maniera alcuna

alle cure, o cofe del Mondo, & non che altro, al ve-

~ire (teiÏo, non coftumando rifcuotere danari d~'

fuoi debitori, fe non quando era in bifogno eftre-

mo, per
Tommafo che era il fuo nome,fu da tutti det

to Mafaccio Non già perche e'fuffe viziofo, ejfïendo
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cg)t
la ~onta naturale, Ma perla tanta âraccurataggt-

ne. Con la quale niente dimanco era egli
tanto amo e

uotenelfare altrui
feruizio&piacere,che piuohre

non puobramarH.
Cominciô Farte nel tempo che Ma

jtoiino da Panicale lauoraua nel Carmino df F.)orenzt

i~Cappelij de'B)-ancacci,iegmtando fempre quanto
e poteua le veftigie di

Fttippo&c!) Donato, ancora

chet'.m:eft-)ne dtuer~:Etcercando continuamenie

nellooperare,difare le figure viuitsime &conbeHa

prontezza
a la ~imitiludine del vo o Et tanto moder

namente [rane faori de gli aitri i fuoi lincamenti, & il

fuo diptgnere-, che le opere fue ftcuramcte poUono fia

re al paragone,c6 ogni difegno &co!orito moderno.

Fu f~udto~fsimo nello
operare~&netie dtfHcutta det!.t

profpcttiua, artificlofo & molto mirabile. come fi ve-

dfitivnatuai~oriadt~gurepiccole~cheoggtemca-
fa Ridelfo del Ghi) )anda)o,neHa quale oltra a iJ H R i-

ST o che libera !o mdemonMto, fono cafamenti bellif

Cmi in
profpettiua, tirati in vna maniera che ê dimo-

Ih'ano in vn tempo medefimo il di dentro & il dtfuo-

ri: per aueee egli prcfa laloro veduta, non in faccia

ma in fu le cantonate per maggior ditïicuid

Cerco piu de gli a!tn Macn:ri, di fare gli ignud), &
gli

fcorti nelle 6gure, poco vfau auanti di lui. Fu <aci!ii~

mo ne! far fuo, & molto
femplice

ne!
panneggiarr. So

pote opere fue in Fiorenza, in Santa Maria NoueIIa,

vnaTrinitacon figure da lato fopra la cappella di San

to
Ignazio, Et vna predella d'una tauola in Santa Ma-

ria
maggiorc accanto alla

porta
de! fiance

per anda-

rea San' Giouanni, con figurine piccole de la ifto-

ria di Santa Caierina j & dt San Giuhano, & vna nati

uitadi'CH!L!STO condotta con diligenzia. A Pi-

fafece nella chiefa del Carmino in vna
cappelladel

tramezo,vna tauola con in~nito numero
di figure

Nn iii
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piccole
& grandi,tanto accomodate &fi bene condot

te: che alcune tic ne fono,che apparifcono modernifsi i

me. Ne! medefimo
luogo

in vna parete dt Muro,vno

ApoRo)omoIto!odato.Ne!ti[ornoda Piïa,tauo)oin

Fiorenza vna ta,uola,dentroui vn ma&hio & vna Tem

mina ignudi quanto il viuo la quale f truoua oggi

in cafa Pa!ta RuceUai. Appre~b non fentcndouL in

Fiorenza a fuo modo,&iumotato da!Ia afÏexzione

& amore della arte, délibère per imparare,& funerar*

gli altri, andarfene a Roma; & cofi fece.Q~nui acqut

ftatatama grandifsima,lauor'o alCardinatc di San Cie-

menteneUaCh:e<adi San
Ctem€nte,vnacappe!!a,do-

uea~refco fece la Pafsione di CHR!STO co'f.adront

in Croce: &!e~oncd[SantaCatennamard)c. Fece

ancora a tempera moite tauole, che
ne'trauagli

di Ro

ma fi Jbn'tucteopcrjtcj ofman'itc. Succède in tanto la

mortedi MaMino. per
la quale e~ando

tmpcrtctta
la

cappella de'Braneacci,fit nchiamato Maûccio a Fio-

renza da FfIippodiScr Brune!!etcofu&amicmimo;

Et per
mezzo di quello gli fu

allogata a finire la detta

cappella.
Et allora fece Mafaccio per pruoua il San Pa

ulo prefÏo
alle corde delle campane; folamente

per
mo

ft.rare il miglioramento
che

egh aueua fatto nella ar-

te. Et dimoRro veramente infinita bonta in quella pit

tura; Conofcendnn ne!)a te~a di
quel Santo, ilquale e

Bano!o dt Angiolino Angiolini ritratto di naturale,

vna terrtbilita tanto grande che
e'pare che la fola

pa

ïota manchi a
quefta ngura. Et chi non conobbe San

Paulo, guardando que~o,vedra que! dabbene de)Iâ

ciui)ita Romana interne con la inuitta fortezza di

quello
animo d)U)ni(simo tutto intento alle cure del-

la fede MoRroancora in
queRa pittura medefima la

inteUigenzia di
icortare le uedute di fotto in ~t:che

veramente marauiglio~, corne
apparifce ancor'oggt
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ne'ptedi
fiefs: di detto Apofto!o;per vna di~ScuIta faci

litata in tutto da lui,Refpetto a quella Goira maniera

vecchia, che faceua(come io diîsi poco di iopra~tutie

le figure
in punta

di piedi.La qual'manicra
dure fino

a tm fenza
che a!tri !a correggefle, Et eg!f

<o!o & pn-ma di
ogni

aico la ridufte a'I buono del di
d'oggi. Ac-

caddc mentre che e' lauoraua in
quefla opera,che c'~t

confagraM
Ja detta chiefa delCarmino da tre Vefcoui:

Et Mafaccio in memoria di cio, di verde terra
dipinfe

di chiaro & fcuro, fopra la porta che va in conuento,

dentro ne! chioUro j tutta ia ~gra corne e!!atu. Et vi

ritraflè infinito numero di Ctttadini in mantello eiu

cappucciojche
vanno dietro a !a Pi'oce~ione,fra i

qux
h feceFi!ippodiJ[et-Brunc))efcoinzocco!i,conDona il

to {cultore, & altri fuoi amici domeftict. Dopo que-

fto ritornato a'Hauorodei!a
cappella, ~eguirando)e

illorie di San Piero cominciate da Ma<bhno,ne fini

vna parte, cio e le tHona della Cattedra, H itberare gli

infermi, ~.t~citare i Moiti, & il ûnare gli attratti con

l'ombra nello anJare al tempio con SanGiouanni.Ma

tra i'a]t:rCjnorabil~ima apearifce quella doue San

Piero per pag.n-c il tributo, caua per commifsione di

CHMSTO idaoaride'I ventre del Pefce; Perche oltra

HvederSquiuitnvnoApon.oio che è nello vitimoit

iItrattoReHodiM~faccio., ranodafuimedeffmoalo

~peccbio, chepa'r
viuo viuo,e'viC cono~ce)oard<re

diSanPierone!!adtmanda,&)aattenzionedegtiApo

ftoli, nelle varie attitudini in torno a c HR r s T o,afpet

tandolarcfoluztone congef).)(tprontt ) che veramen

teappar.~con'viu!
Et il San Piero ma~imamcnte,

quale nello arhtticarrtacauarei danari dei'ventre del

Pcfce, ha la teOa focofa perlo ttare chinato Et mol-

toptùquandoe'pagai)tr)buto:doueftvedejoaftctto
dcj contre, & la fete dt colui che ri~uote~che ~guar
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dai dàniri in mano con grandifsimo piacere.D'ipinfe
ui ancora la re~urre~ione del f<~Iiuo!o dei Re, ratta da

SanPiero&SanPau)o:ancora che perjamorcedt ef

fa Mafaccio, rei~ne impe) retta !'opcra,chc
fu poi fini

tada FtIippino.NeDaiRorja doue San Piero Battezza

<iâima grandementevnoignudo che tncma tragii ai

tri battezati afsiderando di fi eddo, condotto con bel-

lifsimo rilieuo, & dolce manieras il quale da gli arteS

ci & vecchi & modemi e~ato fempre tenuto in riue-
renza & ammirazione Peri!che da infiniti difegnato

n&maettn~contlnuamente fino a'idi d'oggieHata

frequentatacjuef~a cappella. Nella quale fono ancora
alcune tefte viulisime, & tanto belle che ben fi puo

dtre,che
nefÏuno macftro di quella eta acco~aHe tan

to a moderni cjuanto cojf):ui. La onde leHte fatiche

mentanoinfinttifsimeJodt.&ma~imamenteperaue

reeglidatoordinenelfnomagiHerio,a!!abeUa manie

ra de tempi noftri.Et che quefto fia il vero,tutti piu
célébrât) fcultori & pittori che fono Han da lui in qu~
eiercitandod&Hudiandoin queRacappeita, fono di-

uenuti eccellenti & chiari~ cioc fi-a Giouanni da Fie-

fole; fi-a Filippo: Filippino che!a 6ni; AIeHb Baldoui

netti; Andrea da'l Caftagno; Andréa del~Ven occhio
Domenico del GntLandaio, Sandro dtBottice!!o, Li-

onardo da Vinci, Pietro
Perugino fra Bartolomeo

di San Marco, Mariotto A!bertine!)i,&il diuinifsi-

mo Micheiagnoio Buonarroti. RaffaeUo ancora da

vrbino, che di quiut traue il principio della bella ma

niera fua, il Granaccio, Lorenzo di Credi, Ridolfo

del Grillandaio, Andrea del Sarto, i! RoiÏb;it Francia

Bjgio: BaccioBandinel]i:A)on{b Spagnuo!o.,Iacopo
da Pont'ormo, Pierino del Vaga, &Toto del Nunxia

ta Et infomma tutti coloro che hanno cercatoimpa-

rar'quclla arte fono andati a jmparar fempre a qucfta
cappella
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cappel!a:& aprédere i precetti & le regole del tar'bene,

da te~gurc di Mafaccio.Et fe io no ho nominati molti

~brcfHcri& molti Fiorenti ni, Che fono iti a ftudiare a

detta cappella: bafli che doue corrono i capi della arte;

quiu) ancora concorrono le membre. Md con tutto

che le cofe di Mafaccio, fiano ftate fempre in cotanta

ripurjxtone egli è non dimeno opinione anzi pur'
credenza ferma di moitt che egli arebbe fatto ancora

molto mag~)or6utro neHaar[e.~e JaMorte che di

xxvi.annt ce)orapt:non ceioaueQe toitoco~ per

tempo. Ma, o fufîetatnuidia:ofu(ïepure che le cofe

buone comunemente non durano molto }e' mori

nel bel del 6onre: Et andoffene fi di fubito: che e'non

manco chi dubitafte in lui di ve!eno,afïai piu che di al

tro accidente. Dicen~ che fentendo la morte fua Fi-

lippo di Scr Brunet!efco,di(ïe, Noi abbiamo fitto in

Mafaccio vna grandifsima perdita Et gli dolfe innni

tamente euendon atfaticato gran pezzo in mo~rar-

gli molti termini di profpettiua & di architettura. Fu

tepo!t0 nella medefima chiefa del Carmino i'anno
MccccxL!]!. Et~e bene aU'ora non gli tu poflo te

polcro atcuno:pet euere ftato poco Rimato viuo:Non,

g!ieperomancaiodopo!a morte ehiloabbia onor~-

to di quejfti EpitaH]..

MASACCIO NEL CARMINE

~CHM*tM'C<~ /M.<~KO~ 0*/2VbMfW<0~

La C~K/5e~(~Ko, «M<tf~f//<< c</KOMfj

~4o~-MjC~K«f«f« fM<'MMM'M,corne

Z«~ MMffMHf& Kt~O~< <o,.
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P<M/?~ /<MM~<ff«M <<~«f~)'<J

2,'t<fff?-~Mtj /'<tMM<M<jle <&{< </M!0'0,

Le ~/f</<<t~vffo 7/</f~Mn/F«OM<t~ofo

f«ff~/< altri d.t Mf/0/0 ~~n

MASACCjr FLORENTINI OSSA; TOTO HOC

TEGVNTTE. TEMPLO; Q~V E M N A T V R. A F 0 R.-

TAXSIS INVIDIA MOTA, NE Q_v A N D 0 Q~V E

SVPER.ARETVR. AB ARTB::AN!~0 0 AETATIS 50

SVAE XXVI. PROH DOLOR, JNIC~VISfIMB

.R AP Vt T. Q~V CD IKOPIA FACTVM FORTE FV

!T; ID HONORI SIBI VERTIT V1RTVS.

JKM~ c~ Z<<c~~ ~wm/!<&/?o)'f 7MK<'Hf<e

Po&C~<fM<&~(tMM<<~<MC)'fO
f'

Hoc uno ccc~a innumeros ocnW~ ~)f&
·

.P/HWtCOMMM O~t ~OCO~HMff/f~O~.

Hoc ~o/f~MMC~o
cxf/)~<)«'!f«r/y~cr.fCM'!<'?<t.

2~'« ~fC~OM~f<'<Mf, ~OC~'f?'<'HKff~W«/.

Etgli
artefici

piu eccellenti, conofccndo benifsimo la

fua virtù, gli
hanno dato vjnto di auere

aggtunto
nel

ta pittura
vtuacitancco)ort;tcrF)b)))r~ nel

difegno;

rilieuo grandjfsimo ncUe'~gm'e~&ordineneHeveau

te dcgli fcorti; Affermando vniuet~!mente che da

Giotto in quà di tutti i vecchi maeft) i Mafaccio e il

piu
moderno che fiavifto; Et che e' monro co'!

g;u-

dixtofuoquadche pervn'tenamenroin cinque tefle

fitte da lui, a chi per lo augumento ~tto nelle a! ti j fi
aueHe ad auere il

grade diqueiic~JLafciandocene in

vna tauola di fua mano, oggi m cafa Giuliano da San
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G~Ho in Fiorenza, i ritratti qu-ifl vmi~!m! che iono

queRi:Gi
OT

TOperU pHneiptodeI)jptttu)'a' D ONA

T o per la ~CHJtura: F i L p p o Brunefiefco per la archi

tetim-a :&PA'vLO vccEn.o, per gli animali, &

per
la Proipettiua. Et tra

queUt,
ANTONio Manet

tj~per ecccHencmhnoMatematicode'tempi
fuoi.

FILIPPO BRV-

NELLESCHI SCVL

TORE ET ARCHI

T ETTO.

OItt forma la natm'a diminuiti di

per&na
& di fattezze net nafcere io-

ro:& a
qucg!i ]f~In corpo l'animopje

no di tanra
grajezza;

& il cuore ai

~mtfurataternbilit.~che.fe
nonco-

minciano

cofe difficili & in pofsibift

& quelle non rendono finite al mon

do con marauig)iadichilevede;mainon danno )e-

ouïe
alla vita loro. Et tante cofe, quante l'occa~one

mette nette naMi di~uciH,pcrvtIi&bane che elle fi

ttjno., le fanno efsi dmenire in presto & a':tei'.xa. La

onde mai non 6 doiierrebbe torcere il mutb, ejuando

s'incontra in perfone, che in afpetto non hanno
quel

la prima era2.)a;ovenuftà
che dourebbe darela natura

ne! venire al mondo, a chi opéra
in

qualche virtu:per-
che non dubbio che ~b:to !c Zo!!e della terra fi i) afcon

donc ievene deli'oro. E motte volte naice in quefli
che fono di

tpârutifsime tbt-me, tanta ~enero~ra
d'ani''

tno~&iant.! Cncefita.dicuore;chefen'jo mefcolati
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la noMti con elfe, non puo tperarH da loro <e non

erandtfsime marauiglie; percioche e'Hsforzano dt ab

bellire la brutteza del corpo con la virtu dell'inge-

gno come apertamente (t vide in Fttippo dt Ser Bru-

nellefco,fparutifsimo dela pe)-(boa;ma di ingegno
tanto eleuato che ben'~puodtre chee'cifn donato

da)C:etoperdarnuoua forma alla Architettura già

percentinaia d'anni fmarrita nella quale gl'huomini
di quel tempo, in mala parte molti tefori aueuano

<pe

fi, facendo fabricht; fenza ordme con mal modo, con

trifto difegno, con n.rantfïime inuenzioni,con dtfgra
ziatifsima grazia, & con pèggtor'omamento Et vol

fe i~ido fendo (tata la terra tanti anni fenza vno ani-

tnoegregio,&vnotpiritodiH)no;cheFi!)ppota<ciaf
fi al mondo di Cela maggiore, & la piu alta fabrica di

tuttei'altre fatte nel tempo de* moderni,&;ancora in

quello degli antichi; moltrando che il valorc nf gli ar

tenCtTofcanI ancoracheperdutotnile,not) per cio

eramorto Adornollo attref! di ottime virtu, (rate

quali ebbe qu ella deU'amjCizIa fi: che non fii mai alcu-

no piu benigno, ne piu amoreuole dilui. Nel giudi-
cio era netto di pafsione; & doue e v~deua il valore

de gli altrui meriti, deponeua t'utH fuo, & t'intereno

de gli amici Conobbefe ftefïb & t) grade della fua

virtù comunico a molti & il profsimo nelle necefsità

~empre~buuenne. Dichiarofsi nimico capitale de'vi-

tii ,& ottimo & feruido onorator'di co!oro che ener

citauonole virtù.Non~pefemattI tempo in vano,che

o per fe o péri opère d'altri, nelle altrui nece~ita non

ï'aftaticane; &caminando gli amici vifitaffe & rom-

pre fouueniffe.

Dicefi che in Fiorenxa vno huomo di bonirsima

fama & di molti lodeuoli coHumi) & fattiuo neHe~tac

cende (ue,il cui nome era Ser BruneIIefco di LippoLa
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p!tueutauto!'ano!otuocheeM
chiamato Cambio

chefu!itterataperfbna anch'egli; il quale nacque di

vn f!nco in que'tempi
molto famofo, nominato Mae-

(ho Ventura Bacherini; le virtù de'quali aueuon nun

meno arricchito l'ingegno dt Ser BruneHefco nel efef

cizio del notaio,quanto fi auefsino loro,nelle altre cu

re maggiori acre(ctuto,di &cu]ta & di grado Crebbe

Ser Brunellefco incredito per le buone parti che del

fuo faper'cflere <t era procacciato co'cittadini gran-
difsima bentuol€nxia.& non andomolto, chcfu fatto

prouueditore de i dieci della guerra, i quali allora per
le cote deUo~ato in Quenac<tta,teneuanomo!ti con-

dottieri & Capitani di caualli & fanterie. De principa

U de qua)i diueto Ser Bruneticico proc curatore di rif

quotere i quartieri & tutte le paghe & ftantiamenti,

che eglino auefsino auere da que)[oAato per lorferui
to: & in oltre con fomma diligenzia ïpendeua per !o-

ro,in drappi,panni, armadure, caualli & fornimenti,

& tutto il lorobifogno per auer egli intelljgenzia &

gran pratica in qu ette co{e~& con fede da intera perfo

nadiedefempreonoratamentefaggiodi ïe.Tolie co-

(tui per donna vna giouane coftumatHsima, delà no-

bil famiglia delli Spinide la qualeper parle della dote

ebbe in pagamento vna cafa;doue egli,e i fuoi figliuo-
!i abitarono fino a'!a morte. La quale cafa pofta dirim

petto a San Michèle Berteldi per fianco, in vn bitcato

paffato la piazza dcgli Ag)i. Ora mètre che egli fi efer

citaua cofi, & viueuafi hetamente, gli nacque l'anno

MCCCLXXY! vn figlmolo, alquale pofe nome Fi-

lippo, per il padre fuio g~a morto della qua! nafcita fe-

ce quella allegrezza che maggior poteua' La onde co

ogni accuratezxa gl'in~egnô nella fua puerizia iprimi

principii delle lettere; nettequali n moftt'aua tanto in-

gegniofb & di fpirito eleuato~che teneuaipenb fofpe
O o iii



PARTE E tl.

io il cerue)lo; quaG che in
quelle nô curafïe venirmol

to perfetto.
AnZt pareua che

egli andafÏe co'!
penriero

a cofe di maggioi'Vtitita:per tt che Ser Brunellefco,

che defideraua che eg!t facefÏe il mefUer fuo del nota-

io,o duel
del Tt iTauoto,ne prefe di~pfacet'e grandifsi-

mo.Purc veggcdoto cotmouamëte,ener dietro a cofe

ingegniofe
d'arte di mano, gli fece imparare l'abbaco,

& fcriuere & di
poi [o pofe all'arte deH'ot c~ce, accio

imparaficadifegnare~convnoamico.fuo. Etfuque-

fto con moka {atisfazione di
Fi!)ppo :]!

qua!c comin-

ciâto a Imparare ) & mettere in opéra le cote di
quella

arte,non patsomohianni j che
cghiegaHa]e piètre

fi-

ni, megtio
che artefice vecchio di quel meRiero.Efer-

cito il niello, &illauorare groi!crie:come alcune Sgu

re d'argento,
chc erano nello altare di

Sanro lacopo di

Ptftoia,tenutebcl!i~)me~tteda!uia]]'opcra<j]cme)-

ïacitta:& opere
dt baËi n)ieui~douemoitr6intende!f

fi tanto di quel nie-.qiero, che cra forza che'I fuo
inge-

go panane
i termini di quella arte, Laonde auedo

pre

~b pratica
con cerce perfone fludiofe, cominciô a en-

trarli fantafia nelle cofe
de' tepi, & de' moti,de peC &

delle ïuole, come fi potion'rar girare,& da che fi muo

uono & cofi !auoro di fua mano alcuni oriuo!i bo-

nifsimi & beIIi~imi.Ne ~contento a quf~o,che ne)-.

l'animo fe deftovnavogtta~dciia tcuitura:&tucto

venne che enendo Dona[ei)o giouane, tcnuco va!en-

tein q'icUa,&
in e~pettazionc grande, coininc'oFttip

po
a

praticare
fcco del cont)nno~& interne per le vir-

rii l'un deU'~Itro fi
poff~To tanto amo) c, che l'uno non

pareua

che~pci~ \iuere~enza!'a!tro.Laonde
Filippo

cheera capaofstmod: pmcofc, daua opera moite

profefsioni
nè molto (1 efcrcito in

quelle,che egli fu

-tenuto6'a}eper{bne intendent! boni~imo Archi~

tetio ) corne moRi in moite cofe chs feruirono
pcr
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accoctm! di eafe:come al canto di Cja< verro Mercato

vecchio,la caia di Apo)!onio LapI fuo parente,che in

quella (mentre egh
la faceua mmare ) fi adopero gran

démente. Et il fimite fece fuor di Fiorenza la torre &

la cafa della Perraia a a Caftello.Nel
palazzo doue abita

ua la
S)gnona.,

ordino &
fparti

doue cra t'u~io detit

v~ziatt dimote~tutte quelle f~anze~&vi fece & porte
& 6nefb-e,nel!a maniera cauatadaio antico;aHora no

vj~tcfl molto,pcr
efiere l'architettura lozi~ima in To

~cana.Auenne che in Fiorenza voleuon'iarfarei ~ra-

ci di Santo Spinto
vna ~atuadi Santa Maria Madale-

lenainpenitenziadt Jegnamedi TIgHo; po-poire a

Vna cappet!a;& Filippo
che aueua fatto molte cofette

pKcotcdi <cu!tura~de~ide)-oïb moftrare che ancora nel

lecoïe erandt
varrcbbe

~miimente~prefeafar'detta

figura laquai
rmita & mena )n

opéra
ru tenuta co<a.

molto bei)a:Ma nell'incédio poi
dt

quel tempiol'anno

~cccCLXx~. abructo,in Oeme con
altre pitttlre no

tabi!t. Attefe molto alia
profpettiua allora molto in

male vfo
adoperata, per

moite f~ia c)ie vi n faceua-

no. Neliaquaie perfe
molto tempo., pcrnno che

eg!i

trouodate,vn modo)CheeUapotef[evea))giuRa &

pe)~cttachetuiHcuar!a
conla phnta& protn!o.,&

per vladetia interfegazione,
colà

Ytramenteingcgno-

<ifs]ma & vtile all'arte del
difegno.

Dj quei!:a prele tan

ta vnghezza,
che dtH.)amano rinane la ptazzadt San-

to GtOuanni.con tutti quegi) {partimenu della incro-

(tatura murati di marmi nen & b<anchi,chc dimmui-

uanoconvna gr.izianngularc.
Et~mjimenreteceia

cafa det!jmt!er!cordta., con
le botteghe de Cialdonai;

& la volta de' Pecon & daj'ajrra banda la CoJonnj dt
Santo Zanobi. La quat opera

enendoii ]odara dalli Ar

tefici,& da chi aueuagiudizioin queH'arte;g)jd)ede
animo che no flè molto, che

eg!i
m.i<Ïe mano a vna al-
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tra '& r!tt'af)e il Pa!aMo,!a piazza, &Ia!oggm de' Si-

gnori,in fleme col tettode'Pj(ani;et tutto quel che in-

torno Ii vede murato. Lequatt opere turon cag ione di

deRare l'anime a gtt a!tn aneSci, chevi attefcno di

poi con grande ~udto. Egli particularméte la infcgno
a Mafacoo pittore attor* giouane, molto fuo amico; il

quale gli fece onore in quello che gtimoRro; corne

appare ncgli ed]6xM dell'opere fue. NereM d) moftra

re a que!!) che lauorauono le tarfie, che e vn'arte di

commettere legni di colori; & tanto gli (Hmo)ô, che'

fu cagione di metterla in buono vfo:che fi fece di quel

ma~iRerio & allora & di poi moite cofe eccellenti;

che hanno recato & fama & vt)!e a Fiorenza per mol-
ti anni.Auuenne che tornô da ftudioM.Paulo datPoz

zoToïcane!!), &vna~eratrouando6!nvnoorto a ce

na con certi fuoi amici,per farli onore inuitarono Fi-

Mppo:jtaua!evdtto!o ragionare defarti Mathcman-

che, prête ta! ~m.i)ianta con feco; che egli tmparo j~

Geometria daLlui. Et fe bene Filippo non aueua lette-

re,gli rëdeua fi ragione delle cofe,con il naturale della

pratica & Jperlëxa, che mohe volte !o confondeua.Et

co~feguitando~ daua opéra alle cofe della fcrittura

C!trlttiana,ne reftaua continuo di interuenire alle di-

fpute & alle prediche delle perfone dotte: dellequali
faceua tanto capitale per la mirabil memori~n!~ che

M.Paulo predetto ce!eb)-ado!o, vfaua dire,che nelïen

tir arguir Filippo gli pareua vn nuouo Santo Paulo.

Diede ancora molto opera in quefto tempo a]!e cofe

di Dante, le quali Hiron da lui bene intefe Ctrca i 6u,

&lemifure,& fpelfo nelle comparazioni allcgandolo,
fene feruiua ne ~toi ragionamenti. Né mai co'! penfie
ro faceua altro,che machinare,& immaginarfi cofe in

gegnofe
& difficili. Ne pote trouar' mai ingegno,che

piu io fatisfacefsi che DonatOjCon il quale domeftica-

mente
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pp

mente confabulaildo, p!g!iauano piacere
!'uno deU'a!-

tro;&!e din'tcu)ta. del meHiero.conreriuano in fieme.

Auucnneche Donato in que'giorniaueua HoMvn

croonflb di legno,ilqual fu poHoin
S.Croc~d'Fio-

renza,(btto la noria del fandutio che rifucita S. Fran-

cefco, dipinto
da Taddeo Gaddt del quale croci~Ho

ptgliandone
Donato

parère
co

Filippogli ri(poïe,che

egli
aueua meffo vn contadino in croce.onde ne nac-

que
il dctto di,tog)t dd Icgno, & fanne vno tu, corne

Iargamentef)rag)ona
neitavitadiDonato. Perilche

Fihppo ilquale an cor' che fu~eprouocato
à ira, mai fi

adn aua per
cofa che !i RtHe detta; flette cheto moitt

meG; tantoche'condufïedt!egnovncroctf)f!b,de!!a

medefima grandezza,di tal bonia, & <) con arte, di~

gno & dihgenza lauorato, che nel mandai Donato à

ca(a innanzi a iui,qua{)
ad

inganno (perche non ~ape-
ua clie FUippo

aue~i fatto tale
opera) vn grebiuJe che

egli aueua pteno
di huoua, & di cofe per dcnnarle in-

<teme,gh caico mentre !o
guardaua v~cito di :fe per la

marauiglia & per la ingegno~a&artinztoïa maniera

che aueua vfato Filippo nelle
gambe,nel tor~o,& nct-

le braccia dt detta
ngura,ditpo(ta

&: vnita tatmente in-

fieme; che Donato oltra il chiamarfi vintolo predica

uaper miracolo. La
qualopera è oggi pofta in Santa

Maria nouella,fra la cappella de gli Strozzi,et deBardi

da Vernia;lodata ancora da i moderni per medeumo

infinitamente. La onde Vtftou la virtu di
quefti

mae-

nriveramente eccellenti, fulor fatto allogazionedal-
l'artede* Beccai,&da!I'arredeLinaiuoh,di due~gu-
re di marmo,da faru nelle lor nicchie, che fono intor-

no,a Ort San Michelc:lequali Filippo lalcio fare a Do

nato da ~eib!o,aMendo preio
altre cure & Donato le

condutït:
aperfezZtone.Era l'anno M c c c c i. ehe s'era

delibetato~ vedendo la C:u!tura eûere falita in tanta al
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tezzadhirare~due porte
di Bronzo del Tempio &

Batifteo di Santo Giouanni: perche
da la morte di An

drea Pifano in
qua non aueuono auuti maeftri che t'a

uefsino
fapute codurre. Et cofi fatto intendere a

quel
U fcultori che erano allora in Totcana l'animo loro,fù

mandato
per efsi:& dato loro

p) outHone, & vn'anno

di
tempo,a

fare vna ~ona per ciafcuno fi-a i
quali

fu-

rono tchieRi FUippo & Donato ,di douere ciafcuno

di efsi da
perfe &re vna ftoria, a concorrcnzia di Lo-

renzo Ghiberti & Iacopo della Fonte & Simoried.1

ColleFrancefcodi Vat<iambrina& Niccolo d'Arez-

zo. Lequali itoric furono ftnite ranno medc~mo, &

venure a mofira in paragone furon' tutte: beimsime,

& intra fe difterenti-cht cra bcn
dite~nata & mal lauo

ratajCome quella dt Donato; & chi aueua bonifsimo

difegno
& lauorata diligente, ma non

fpartito bene la

nona, col diminuirc le Hgure, corne aueua fattola-

copo
della Que) da;&' chi fatto inuenzione pouera,&

figure minute, ne) modo che aueua la fila condotto

FrancefcodiVaIdambrina,& le peggio di tutte era-

no quelle
dt Niccolo d'Arezzo & di Simone da Colle.

Ma la migliore, era que!!adi
Lorcnzo dtCioncGht-

berti.Laquale aueua ln sè
d)fegno,dt)igenzia inucn-

zione aTte,& le
figure molto ben tauorate Neg]I cra

pero
molto infenor', La floria dt Fihppo, nella quale

aueua tunjrato
vno Abraam che (acnrica Ifaac. Nc!)a

aua!e~oriarece\nfcruo,che
mené afpcttaAbtaam,

& che !'aGno pjfee, fi caua vna fpina
d<

vn' picde che

merita Iode .'H ji. Venute dunche le ff)or)eamonr.t

non fansfacendo Filippo
& Donato fc non di que!-

la di Lorézo to
giudicot ono piu

a']
propofito d)

quel-

l'opera che non erano cfsi, & g)ia]tr< che aueuano fat-

to le a)tre norie. Et cof] a' confb)! con buone
ragioni

pcrfuafero,che
a Lorenzo l'opera a!!og.iueto,moftran
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do che il publico & il priuato
ne farebbe feruito me-

glio
& fu vo'amcnfe queflo, vna bonta vera d'amici;

& vna.virtnjenzainuidia,&vn giudizio fano nel co-

nofcere fe~efs!:0nde plulode mentorono che fe l'o-

pera
auefsino codotta a perfezzione. FeMci

fpiriti che

mentre giouauano
J'uno

.tt'a!rro;godeuano nel lodare

le fatiche altrui (~anto infeitci fono ora noftri,che

mMre che'nuocono,no sfogati,crepano
dt inuidia nel

mordere attrui~Fu da'confb!) pregato FtttppOiChe' do

uefst far l'opera in~emc con Lorenzo, la qua! non vol

fe fire: auendo animo dt venire a vn' fegno, di volere

effere piu tofto primo in vna fola arte, che
pario fe-

condoin quell'opera.
Per il che !af):ona cheaueua!a-

uorata di bronzo, dono a Cofimo de' Medici la
quat

egli col tempo fcce metrere nclla ~greftia vecchia di

Santo Lorenzo,nel dofïat dci!o altare; &
quiui

(t truo

Ma al prefente, & quella
di Donato fu m<-na ncll'arte

del cambio, F~tta la
allogagione

a Lorenzo Ghiberti,,

furono inGeme Filippo & Donato: & rifoluerono in-

terne partirfi
dt Fiorenza, & a Roma flar

qualche an-

no,perattender Filippo alla Architettura, & Donato'

alla ScuItura.Ilche fece Filippo per voler' efïerfuperio'

re & a Lorenzo & a DotMto~tanto quanto fanno l'af-

chitettura piu
nobile de la Scultura &d<!a pittura.Et

venduto vn poderetto
che

egli aueua a Settignano, di

Fiorenza partiti, a Roma fi condu~ero; nella
qua!e ve

dendo~Ja grandeza Aegtt edi~zii &!a perfezzione de i

corpi, dc'tem~i.
~aua aftratto che

poreua
fuor dt fe.

Et coft dato ordine a mifurare le comice & te~ le

piante di
quegli ediSzi~eg!i & Donato continuamen

te
{ea,L!i[an~o,non perdonarono ne a tempo, ne a fpe-

fa. Ne lafciarono doue
eglino, & ]n Roma & fuori in.

campagnia, non vedefsino &nonnot(nra:[sin<y,tutto'

e[ueHo chepoteuaao a.uere che~u~Ïe buono. Eia.Pttip
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po
fciotto da le cure familiari, & datori inpreda agli

fludii non fi curaua di fuo
mangiare

o dormire folo

l'fntento fuo era l'Architcttura,che gia
cra

fpenta,
di-

co
gli

ordtni antichi buoni & non la Todelca & bar-

bara,quale molto iî vlaua nel"fuo tempo Eraueua m
fe duoi cocetti grandiftimi,

l'uno era il corn are a luce

la buona arcliitettura,ciedendoegli ntrouandola, nô

lafciare manco memoria di {c,che fatto fiaueua Cima

bue & Giotto: l'altro di trouar' modo fe e fi potefll-
a

voltare la Cupoladi Santa Maria del Fioiedi Fiorcn-

za. Le drficultà delle quale aneuano fatto fi,che dopo
la morte di Arnolfo Todefco,non ci era ftato mai nef-

lîmo,che li batlafii l'animo fenza t^randifsima fpefa,

d*armaduredi legname,potcre volgere quclla
Non

confen peromai
c|neftafi.iaimmaginazione

a Dona-

to,ne ad anima viua-.në rcfto che in Roma tutte le dlf-

ficulti che fono nella Ritonda egli non confiderafl"e,fi

corne fi poteua voltare. Tutte le volte nello antico a-

neua notato,& difegnato,
&

fopra
cio del côtinuo flu

diaua.Et feper
auuentura eglino auefsino trouato Cot

terrati pezzi di
capitelli colonne, cornici, &balâmen

ti di edifizii,eglino
metteuano opere,& faceuano ca-

uare3pertoccareilfondo. Péril chefiera fparfavna

voceperRoma,quandoegIino pafiàuaoo per le ftra-

de,che andauano veftiti a caib,gli chiamauano,quelli

del te(ôro:credendo i
popoli

che' fufsmo perfbne, che

atcendeftino alla Geomanzia per ritrouare tefori. Et

di cio fu cagione,che trouorono vn giorno, vnabroc

caanticadi terrapiena dimedaglie. Venero manco a

Filippoideitarij
& fi andaua riparando conillegarc

gioie,a
orefici fuoi amici che erano dl

prezxo;& cofi fi

rimafe folo in Roma, che Donato a Fiorenza fene toi

nô, & con
maggiore ftudio & fatica di

prima
dietro

aUe rouinedt quelle fabriclic; di contin uo C efercita-
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Ufa Ne rcfto che non fuflfe difegnata
da lui ogni for-

te di fabbrica T empit tondi, & quadri
a otto faccc

Bafiliche aquidotti Bagni, Archi, colifei Anfite-

atri, & ogni Tempio
di mattoni daquali

cauo le ci-

gnature^& incatenature, & cofi il
girarli

nellc volte

tolfetuttelccollegazîoni & di piètre, & diinpei na-

ture, & di morfèj&inueftigando
a tutte le pictre grof

fe vna buca nel mezo per ciafcunain fottofquadra;tro

uo efïer'quelloferro che è da noi chiamato la vliuella,

Con che fi tira fù le piètre: & egli
Io rinouo,& meflelo

in vfo di
poi.Fù adunque

da lui meflb da parte,ordine

perordine, Dorico,lonico, & Corinto;& fù talc
que

fto ftudio che rimafe il fuo
ingegno capacifsimo,

di

potcre
vedere nella inmaginazione, Roma

come ella

flaua j quando non era rouinata Fece l'aria di
quella

Cittàvnpocodinouità
l'anno i4O7aFilippo

onde

egli configliato da'Cuoi amici a mutar' aria, iene torno

a Fiorenza Nella quale per
l'abfenzia fua, fi era

pati-

to in moite muraglie per le quah diede egli a la fua ve-

nuta molti difègni&
molti

configli
Fu fatto il mede

fimo anno vna ragunata
d'architeuori & di mgegneri

del paefe, fopra
il modo del voltarla Cupola, dagli

operai
di Santa Maria del Fiore, & da i confbh dell'ar

te della Lana: Intra quali interuenne Filippo: & dette

configlio, che cra neceflTario cauare lo edtfizio fuori

del tetto & non fare fecondo il difegno d'Arnolfo 1

Ma fare vn fregio
di braccia quindici d'altezza; & in

mezo a
ogni fàccia rare vno occhio

grande.
Perche ol

tra che'leuerchbe il
pefo

fuor de le fpalle delle tribune

verrebbe la Cupola
a voltarfi piu facilmente Etccfi

fene fece modelli & fi méfie in efecuzione.Filippo do

po al quanti meiî riauuto, eflendo vna mattina in fu-

la piaza di Santa Maria del Fiore,con Donato & altri

Artefïci;fi ragionaua de le antichitànelle cofe della

P p iii
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fco!tura:& raccontando Donato, che cjuarklo e torna

ua da Roma aueua fatto la ftrada da Oruieto, per ve-

der'quellafacciatadel Duomodimarmo tanta celc-

brata, lauoratadi mano didiuerfimaeftrijtenuta cofa

notabile in que tempi; & che nel paiïâr* poi da Corto-

na, entra in pieue Se vedde vn Pilo antico bellifstmo

doue era vna ftoria di marmo, cofa allora raranon et

fèndofidifotterati quella abbondanza che ha fatto ne

tempi noftri.E cofi feguendoDonato il modo che aue

ua vlàto quel maefiro a condurre quella opéra &la

fine che vi era dentro infieme con la perft:zzione &
bontà del magiftero: Accefe fi Filippo di vna ardente

volontà di vederlo; che coficome egli era, in mantel

lo, & in cappuccio,in zoccoli, fenzadir doue andaire

fi parti da loro, a pitdi & fi lafeio portare a Cortona
dalla volonta & amore, che'portaua all'arte. Et vedu

to & piaciutoli il Pilo, lo n trafic con la penna in difc-

gno & con quello torno a Fiorenza, fenza che Dona

to,o altra perfona, fi accorgeflTe che' fufsi pai tito peu
fando che e douefsi difegnare,o fantafticare qualcofa.
Cofi tornato inFiorenza li moftrô il difègno del Pilo,

da lui con patienza ritratto; per il che Danato fi mara

uiglià aflaj vvedendoquanto amore Filippo portaua.

all'arte. Stette mokimcfiin Fiorenza, doue egli face-

ua fegretamente modelli & ingegni tutti per l'opera.
della Cupola iiando tutta via congli Artetici in fu le

baie che all'ora fece egli quella hurla del Graflb &di

Matteo & andâdo bene Ipeflo per fuo di porto ad aia

tare a Lorenzo Ghiberti a rinettar'qual cofa in fu le

porte.Ma
toccoli vna mattina la fantafia fentédoche ft

ragionaua del far prouifione di ingegneri che voltafsi

nolaCupola)firitornoaRoma penfàndo con piu ri..

putazione
auere a eflèr'ricerco di fuora che non areb

be fatto in Fiorenza fe lo auefsino nchicfto La ondfe
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trouatrdofi in Roma & venuto in confiderazione l'o-

pera& l'ingegnofiio
acutifsimo per auer moftro ne

ragionamcnti
fuoi quella ficurtà,& quello animo,chc

non aueuan trouato ne egli altri maeftrr. i
quali flauo

no fmarriti inficmecoimutatori
perdute Je fôrze &

non penfandopotermai
trouar'modo da voltarla ne

legni da fare vna trauata che fuflè fi forte che reggefsi

l'armadura & il pefo di figrandc edifizioi Deliberati-

vederne ilfine,fcriffono aFilippoaRoma con
pre-

garlo
che' veniflc a Fiorenza Et

egli che non aueua

altra
voglia)

molto cortefemente torno.Et
ragunato-

fi afua venutalovfizio delli
Opérai di Santa Maria del

Fiore, & t confoli dell'arte delta Lanajdillôno a Filip

po
tutte le difiîcultà da la

maggiore a la minore,che fa

Ceuano i maeftri i
quali

erano in fua
prefenzia nella

vdienza infieme con loro; per il che
Filippo diflê

que
ûe parole. Signori Operai

e' non èdubbio, che le co-

fegrandeabbinoinfè délie
dubitazioninel darlorfi-

ne & ancor'chc io conofca quefta opera cfl'cr fatico-

fa & difficile a condurfi: attelô chemaggior'difficultà

ci conofco io che non fanno i muratori, ne le S. V.

in fieme &<^ucfti
ecccllenti

ingegnieri 8c architetti

& ancora che mai ne cfsi ,neio, nèforfcgli antichi 1

voltaffero vna volta Citernbile
quinto qudta, ho pur

pcnftto
moite volte alle armadure,di fùori ,& di den

tio,& come fi pofsi trouor'modo,che gli huomini con

fïcurtà ci lauorino, conorcendo vno efpreiïb pericolo

di morte fcnza rimedio,negli sbigottiri dalla altcza

dello edifizio piu
che dalla larghezza della volta per

che fe ella (i potefre girar tonda fi potrebbe tencrc il

modo che tennero i Romani ncl voltare il Pateon di

Roma cio e la Ritonda ma quibifbgna feguitare l'otto

facce, & entrave in catene,& in morfe di
piètre, che

ïàrà cofa molto difficile. Ma ricordandomi che quefto
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etempiôSacratoaDio mi confido che faccendofi in

tncmoria fua, non manchera di infondere il fapere do

ue'non fia, &agiugnereleforze&lafapien;sa&rini-

gegno a chi farà autorc di tal cofa. Ma che poflb io i(j

c]neftocafo giouarui, non eiïèndomia Topera. Bene

vi dico,che (e ellatoccafleamè,ri{blutifs]mamentemi

bailerebbe l'animo, di trouare il modo, che ella fi vol-

terebbe fenza tante difhcultà Ne ci hô pcnlàto su an-

cor'niente, & volete che io vi dica Il modo?Ma quan-
do pure le S. Y. dclibereranno che ella fi volti, lâiete

forzati non folo a fare efperimento di me che non

penfo baftare a configliare figran cofà ma a fpendere
& ordinare che fra vno annodi tempo,a vn di determi

natovenghmoin Fiorenza architetcori3n6fblo Tofca

ni & Icaliani, ma Todefchi, & Franzeti, & d'ogni na-

2,ione & proporre loro quello lauoro,che difputato
& rifoluto fra tanti maeftri fi cominci, & fi dia a co-

lui che più dirittamente darà nel fegno, o arà miglior
modo & giudizio, per kre tale opera Ne ni fjpeirei
dare io altro configlio né migliore ordine di que-
flo > Piacque a i Confoli & a

gli Operai l'ordi-

ne & il configlio di Filippo ma arebbono' voluto

che in queftomentreegliauefsi fatto vn modello, &

che] ci auefle penfato ia Et egli moftraua di non

curarftne anzi prefô iicenzia daloro difle eflèr'iol-

lecitato con lettere & era neceflirio che egli tor-

nafsi a Roma. Auuedutofi dunque i confoli che

i pnegh» loro & degli operai non erano baflanti a

fermarlo Io feciono pregare da molti amici fii oi Sf

non fi piegando, vna mattina che fu addi 26 di Mag-

gio 1417 gli fecero gli operai vno ftanziamento di vna

manda di danari i quali Citruouano avfcita a Filippo,

nelibrideU'operajcktuttoera per ageuolarlo Ma egli
faldo nel fua propofito partitofi pure di Fiorenza, /ç

ne tornô
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ne torno a Roma nella quale fece moite firette clâmi-

ne, & fopra ta] lauoro di continue* ftudio;ordinando

& preparandoG per
il fine di tale opera; Penfàndo5co-

me era certamente, che altro che egli
non potefle con

durretale opera.Et il configlio dato,del cédurre nuo-

ui Architettori, non l'aucua Filippo
meffo inanzi per

.altro,fe non per che eglino fufsinoteftimoni,del gran

difsinio ingegno fuo piu
che perche e' penfàfie che

eglino
auefsino ad auer ordine di voltar quella tribu-

na;& di
pigiiare

tal carico,che era troppo difficile Et

cofi (i çonlùmo molto tempo inanzi che fufsino venu

ti quegli architetti de' lor paefi,che eglino aueuano di

Jontano fàtti chiamarc con ordine dato a Mercanti

Fiorentini, che dimorauano in Francia, nella Magna

in Inghilterra & in Ifpagna; i quali aueuano com.-

mifsione di
fpendere ogni

fomma di danari, pcrman-

dare5& ottenere da que Principi i piu efjjerimentati

& vaknti.jngegnijche
fullero in

quelle Regioni.Ven

ne l'anno M c c c c x x. che ftiKono ragunati
in Fioren

,za tutti quefli maeftri oltra montani; & cofi quelli del

•la Tofcana & tutti gli ingegnofi Artefici di difegno

-Fiorentini,& cofi FïlippotornodaRoma. Raguna-

-ïonfi dunque tutti nella opera di SantaMaria del Fio-

tre,prefenti
iconlbli,& gli operai;infieine con vna feel

ta ai Cittadini,i piu ingegnofi,che vdi/sino fopra que
ilocafbl'animodi ciafcuno;& lï'douefsi nfôluereil

modo di voltare quefla tribuna;cominciarono a chia-

marli nella vdienza ;& vdirono a vno a vno l'animo

che aueuano, & l'ordme che
ogni

architetto
fopra di

cio aueua penfato. Et fù cofa bella il fentirle fbane Se

diuer/è opinioni fopra di tal materia;Percioche chi di

ceua di far pilaflri murati dal piano délia terra,per vol

gerui fu gli archij«Sc tenere le trauate,per reggere il pe

fojaltri voltarla di
Ipugnejaccio fufsi piu leggieri il pe

CU
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fo; Et molti fi accordauano, fare vn pilaftroin mezo,

& codurla a
paJiglione

comc quella di Santo Giouan

ni di Fiorenza. Et ci fu vno chi propofe cmpierla di

terra; & mefcolarecjuattnni fra eflâ accio che volta,

defsino lkczin, che chi voleua di quel terreno,potetëi

andare per eflo;& cofi in vn ftibito,il popolo Jo portaf

fi viafenza fpefa.
Solo Filippo diffe, che fi potcua vol-

tarla fenza tâti
legni,& fenza

pilaftri.o terra
con aflai

minore fpefa
di tanti archi; & faciltfsimaméte fenza ar

tnadura. Parue a' cofôli che ftauano ad afpettare qual-
che bel modo^ agli operai, & a tutti

que' Cittadini,
che

Filippo
auefsi detto, vna cofa da fciocchi & fene

feciono teffe, ridendôfi di lui:& fi volfôno-& li difîb-

nO)Che' ragionafsi d'altro, che quello
era vn modo da

pazzi
come era

egli.Delche parendo a Filippo
di efïè-

re offe(ô,diiïe,Signori confiderate che non è
pofsibile

volgerla
in altra maniera,che irt

qiiefta & ancora che

voi vi ridiate di me,conqfcerete(fè non volete eflere

"oftinati)no douerfi,nepoterfi
fare in altro modo.Et c

neceflario,"chi la vorrà condilrre nel modo ch'iohô

pen(àto,ella
fi

giri col fefto di quarto acuto;& fecciafi

aopptâjl'una volta di dentro,& l'alti-a di fiiori; in mo-

do che fra l'una & l'altra fi cammini Et in su le canto-

nate de gli angoli delle otto facce co le morfe di pietra

s'incatem la fabbrica per
la

grofTezza-& fimilmete con

catene di legnatni di quercia,fi giri per le facce di
quel

la. Et c neceflario
peûre

a lumi,alle fcale,& a t codot-

ti,doue Pacque nel piouere pofsino vfcire.Et nefluno

di voi hàpendto che'bifogna auuertirc, chefî pofla
fare i ponti di dentro,per fare imufaicij& vna in fini ta

di cofe difficili:ma io che la veggo volta;conofco3che'

nô ci è altra modo,ne altra via da
potere volgerla, che

queftj
cli'io ragiono.Et rifcaldato nel dire,tanto quan

co c' cercaua facihtare il concetto fuo che
cghno,lo
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credefêino, vehiuaproponcndo piu dubbii, che gli fa-

ceua meno credere,& tenerlo vna beftia,& vna cicala.

Laonde licenziatolo parecchi volte & alla fine non

volendo partire
Ri portato di pefo

da i donzelli loro,

fuori dell'audiéza, tenendolo del tutto pazzo. Ilquale

fcorno fu
cagione,che Filippo

ebbe a dire
poi, che no

ardiua paflare per luogo alcuno della città temendo

non fufsi detto,Vedi cola
quel pazzo.

Reflati i Confo

li nella audienza confufi;& da i modi de primi maeftri

diflficili;& da l'ultimo di
Filippo,a

loro fciocco, paren

doli che e confandefsi quell'opera con due cofe:l'una

erailfarladoppia, che fàrebbe ftato pur grandifsimo

& fcocio pefbj
l'altra il farla fenza armadura.Dal'altra

parte, Filippo
che tanti anni

aueua fpefo nellifludii,

per
auere quefta opéra, no fapeua che fi fâre, & fû ten

tato partirli
di Fioréza piu volte. Pure volendo vincc

re,gli bifognaua armarli di
pazienZ^auendo egli tan-

to di vedere che' conofccua i ceruelli di quella città,

non ftare molto fermi in vno
propofito.

Et comincia-

toindilparteafàuellare ora a
queflo Confolo ora a

quello operaio, & fimilmente a molti Cittadini, mo-

ftrando parte
del fuo

difegno,gli ridufl"e3che fi dilibe-

rarono a fare allogazione
di

quefta opera o a lui o a

vno di
que'fbreftieri.Perla qual cofa inanimiti i con-

foli & gli operai
& quel Cittadini, fi

ragunarono tut-

ti infieme.& gli Architetti difputarono di
quefla ma-

teria :ma furon con
ragioni

aflai tutti abbattuti & vin

tida Filippo doue
fidiceche-nacque

la
diiputa

del-

l'huouo in quefta forma.Egli af ebbonovoluto che Fi

lippoauefledetto l'animo fuo minutamente,&mo-

firoil fuo modello,come aueuano moftri cfsi, model-

li &
difegni

loro ilrche no volfe fàre3ma propofeque-
fto a' maeftri & foreflieri & terrazzani,che chi fermaf

fein fur' vn' marmo
piano, vn huouo ritto quello fa

Q-q
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ce (Te la
Cupbla,che quiui Civedrebbelo

ingegno loro:

Fù tolco vno huouo, &da tutti que' maeftn prouato
a farlo flarritto, nefluno

fapeua
il modo. Fù da loro

detto a Filippo che' lo fermafle & egli con grazia lo

prefe
&'datoli vn colpo dcl culo in lui

piano de) mar

mo,lo ftfCe ftar* ritto Romoreggiando gl'artefini che

fimilmente arebbono,fatto eisi,npoft loro
Filippo ri-

dendo che egli auerebbono ancora (àputo voltare, la

Cupola,vedendo
il modcllo,o il difègno.Et cofi fù ri-

foluto che egli auefsi carico di quefta opera & ne in-^

formaflfe meglio i Co nfoli,& gli operai. Andatofene

dunque acafa,fi tnefle a fcriuere & m fur' vu"
foglio

icrifleranimo-fao piu apertamente
che poteua pec

darlo at
magift rato

in quefta forma.Cofiderato le diffi

cultàdiquertafabbrica Magnifici Signoii operai truo

uo che'nonfipuo per neflbn modo volgerla tonda

perfetta:atte(b
che

farebbe tanto grande il piano di fo

pra,doue vàlalanterna,chemettendotii pelb,'ronine-

rebbe
prefto.

Et mi pare che quegli
architetti che ma.

cano del confiderare piu che pofiono,
ala eternità dei

la fibi-ica non abbino amore alle -memorie per quel

che elle fi fanno. Et
pero r ifoluo, girar

di dentrô que-
fta volta aipicchi, corne fianno le facce;& darle la mifu

ra & il fefto del
quarto acuto Per cio che quefto è vn

fifto,che girato fempre pigne alo in fu' & caricatolo

con la lanterna, J'uno con l'alrro la farà durabile Et

vuolc effere groffa nella molïi da piè braccia & va-

da piramidai mente ftrignendofi di fuora perfino do-

ue ella fi (erra,& doue hàa eflère la lanterna. Etla vol

ta fia congiunta in fieme,a!la groflezza
di braccia i fa

rafsi da'l Uto di fuora vn'altra voltj,che da
pie fia grof

fà braccia 2 per coferuarequella didentrodal'acqua

& piramidalmente
diminuiica a

proporzione,
che fi

congiunga
al principio della laiitci na come l'akra, tan
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to che fia incima la fua
grofïezza

duoi terzi.Sia per o-

gni angolo, vno fprone che fono otto intutto;& in

ogni faccia,due nel mezodi quella-.che vengono
a ef-

fere fedki;& da la
parte

di dentro, & di fuori nel me-

zo di detti
angoli,

in ciafcheduna f.1ccia fiano due

fproni;ciafcuno groflb da piè braccia 4-Etlunghe va-

dino infieme le dette due volte, piramidalmente mu-

rate,infiino a la fommità dell'occhio chiufo dalla lanter

na per equale proporzione.Facciafi 2^ fproni,con le
dette volte murati intorno; & fei archi di macigni,

fortij&lunghijbenefprangatidifèiriji qualifienofla

gniatiÂ fopra detti macigni, catene dl ferro che cm-

ghino
la detta volta,con loro

fproni
Afsi amu rare di

fodo fenza vano, ael principio a l'altezza di braccia 5.

& vn
quarto,&

di
poi fêguitar gli fproni & fi diuidi-

no le volte.ll primo & fecondo cerchio da
piè,fia nn-

forzato per tutto,co macigni lunçhi, péril trauer/ô;(î

che l'una volta & l'altra della cupola, Ci
pofi

in fu detti

macigni.Facciafineîla altezza d'ogni braccia i x. delfc

dette volte (îano volticciuole tra l'uno
fprone et l'altro

(îano catene di legno
di

quercia groffeche leghino i

detti (pro.û
che

reggono
la volta di dentro:et fiano co

perte poi
dette catene di quercia con

piaflre
di ferro,

per
lamor' delle fàlite.Gh

fproni
murati tutti,di maci-

gni &di pietra forte; &fimilmcn te le fjccedclla Cu-

pola
tutte di

pietra forte, legate
con gh fproni fine al-

la altezza di braccia 24 & da indt in su fi muri di mat-

toni,o verodi fpugna,
fecondo chc fi délibérera per

chi l'ara a
fâre,piu leggieri

che egli potrà Dcbbafi far

di fuori vn'andito fopra gli occhi,clie fia di fotto balla

toio con parapetti ftraforati di altezza di braccia due

all'auenante di quellt delle tnbunette di fotto;o vera-

mente due anditi l'un fopra l'altro, in fur vna cornice

bene ornata:&randuo di fopra fia fcoperto. L'acque
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della Cupola terminino in su vna ratta di marmo lar-

ga vn terzo,& getti l'acqua;doue di pietra forte mu-

rato fotto la ratta facciafi otto colle di marmo a gli an

goli nella fuperfkie della cupola difuori, grofsi corne

fi richiede a lei,& alti vn braccio ibpra la Cupola^fcor

niciato, a tetto, largo braccia due chevi fia del colmo

&della grôda da ogni parte muouan* piramidali da la

mofià loro,per infino a la fine. Murinn le Ciipole nel

modo di fopra,fenza armadure,per lino a braccia xxx.

& da indi in su, in quel modo che fàrà con/îgliaco, per

que" maeftri, che l'aranno a murare per che la pratica

infegna quel che fi a a feguire.Finito che ebbe Filip

po di fermere le fopradette parti ando la mattina a'11

magiftrato;& dato loro quefto foglio jfiiconfiderato
da loro:& ancora che eghno non ne fufsino capaci, vc

dendo la prontezza dell'animo di Filippo,& che neffu

no degli altri Architetti non andaua con miglior gam

be per moftrare egli vna fîcurtà tanta manifefta nel

fuo dire,replicando di contmuo il medefîmo che pa-
reua certamente che egli ne auefsivolte dieci,non che

neflunart iratifi da parte i Confbli3c61iiltovono di dar-

gliene, ma che arebbono voluto vedere, vn poco di

iperienza, corne fi poteua volger' quefta
volta fenza

armad«ra,tutteraltre cofe aprouauono Auuéne che

Bartolomeo Barbadori voleua far fare vna cappella
in Santa Filicita &gia ne aueua parlato con Fiïjppo,

&egli vi meflemano, & la fece voltar' fenza armadu-

ra che e quella cappella nello êntrare in chiefa a man

ritta doue è la pila dell'acqua Santa, pur di fua mano,

& fimilmente in cjue'dinefecevoltare vn'alcra,m San

to Iacopo fopr'Arno per ftiatta Ridolfi allato alla cap

pelladelloaltar'maggiore.Lequalifuron cagione che

gli fu datto piu credito,che alle parole. Et cofî afsicu-

rati i Confbli & gli opérai per lo fcritto,& per l'opéra
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che aueuano veduta,gli allogorono la
Cupola,facen-

dolocapo maeftro principale perpartito di faue Ma

non gliene obligarono
feno braccia dodici d'altezza;

dicendoli che voleuono vedere, corne riufciua
l'ope-

ra ;che riufcendo corne egli diceua loro,non manche-

rebbono fargli allogagione del refto Parue cofà ftra-

na a Filippo
il vedere tanta durezza, & dirïidenza ne

Confoli & operai; & fe'no fuiîc ftato che' fapeua che

egli era folo per condurla non ci arebbe mefib mano;

Pur corne fitibondo di coiègiiire quella gloria,la pre-

fet di condurla a fine perfetr,amente,fi obligé. Fu fat

tocopiarejl
fuo foglio,in fu vn hbro, doue il

prouedi
tore teneua i debitori & i creditori de legnami& de

marmi con l'obligo fu detto; facendoli prouifione

medefima per partito,di quelle paghe che aueuano fi-

no allora date agh altri
capo rnaeftriiSaputafi la

alloga
zione fatta a Filippo per gli artefici & 'per i cittadim'i

a chi pareua bene,& a chi male} corne fempre fù il
pa-

rère del popolo 3 &de gli Ipenficrati Ma la
maggiore

parte
era delh inuidiofi.Mentre che fi faceua le proui-

{îoni per cominciare a murare, fi defto fu vna fèrta fra

artigiani & cittadini, & fatto tefla a i Confôli &
agli

operai,diilbno
che fi era corfa la cofa; che vn lauoro fi

mile a
quefto,

non doueua eflei fatto per configlio di

vn folo & che Ce
eglino fursin'priui d'huomini eccel-

lcnti, corne eglino
ne aueuono abbondanza, faria da

perdonare
loro Ma che non

pallàua cor. onore della

Città,venendo qnalcliedilgrazia,comefuole auueni-

re ;nella fabbrica; è fi potefsi & auefsi a dare la
colpa a

vn folo con vergogna Se con danno grande Et che

per mitigare il furore di
Filippo era benegiugnerli vn

compagno.
Era Lorenzo Ghiberti venutoin molto

credito, per auer già fâtto elperienza del fuo ingegno

celle porte di Santo Giouanni;& che c'fuileamato
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da certi che molto poteuano nel gouerno,lîdimoflro

afl&i chiaramente perche nel vedere tanto crefcere la

-gloria di Filippo fotto fpezie di amore & di affezzio

ne verfo quella fabbrica, operaronodi manieraappref

fa de'Confit & degli operai, che fùt vinto côpagno

di Filippo
in queila opéra In quanto difperazione

&

amaritudine fi trouafsi Fjlippo,fèntendo quel
che aue

uono fatto gli operai
fi conofce da

quefto
che fu per

fuggirfi
da Fiorenza & fenon fufsi ftato Donato, &

Lucadella Robbia che lo confortauano era per
vfcir

fuor dise Veiamente
impia

& crudel rabbia-è qtaella

Ai coloro che accecati da la inuidiapongoho a perico-
la

gli
onori & le belle

opcre,per la garadella ambiziof

ne;Da loro certo non refto,che Filippo fpezzafTe
i mo

delli,abructafiè i di(êgni,&in mcu di meza ora,preci-

piraffe
tutta quella fatica, che aueua condotta in tan-

ti anni.Glioperai {cufatifiprima con Filippo, lo con.-

fort'arorKJ a andare inanzi, che k»inu«ntcvre & autore

di tal fabrica,era egli
& nan altri: Ma tutta volta fece-

ro a Lorenzo il medefimo {àlano che a
Filippo.Fù

fe-

guitato l'opera con poca voglia di lui', conofcendo a-

uere a durare le fatiche che'ci faceua, & poi auere a di

uidere l'onore & la fama a mezo con Lorenzo.. Pure

meffofi in animo,che trouerrebbe modo,'che non du-

rerebbe troppo
in

quefta opera,andaua feguitando in

fieme con Lorenzo nel medefimo modo che ftaua lo

fcrittodatoaglioperai.Deftofsiin quefto mentre nel

lo animo di FIlippo vn penfiero, di volere fare vn mo

dello, che ancora non kne era fatto neffuno Et cofi

mefib mano, lo fece lauorare a vn Bartolomeo
legna-

iuolo,che flaua dallo ftudio;Et in quello,come il pro-

prio mifurato appunto,
in quella gradezza, fece tutte

le cofe dirTicili,come fcale alluminate, & fcuie,& tut-

te le forti de lunu3porte3& catene,& fpevoni ,& vi fc-

ce vn
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ce vn
pezo

d'ordine del Ballatoio Auuenne che Lo-

renzo defideraua vcderlo,Filippo gliene nego:& Lo-

renzo venutone in collora diede ordine di fare vn mo

dello
egli ancora; accioche e'parefsi che il falario che

egli tiraua,non fuffe vano;& che' ci fufle per qual co-

fa. De'quali modelli, quel di Filippo fu pagato lire

cinquanta & foldi
quindici;trouandofivnoftanziamé

to al libro di
Migliore di Tornmafo ad di tre d'Otto-

bre nel m ccccxix. &avfcitadi LorenzoGhibeï-

ti lire ccc.
per fatica & fpefa

fatta nel fuo modello

Caufato cio dalla amicizia & fauore che egli aueua;

piu
che da vtilita o

hifogno
che ne auefle la fabbrica

Duro quefto tormento in fu gli occhi di
Filippo3per-

fino alMccccxxvi. chiamando coloro Lorenzo
pa

nmente che
Filippo inuentori,lo qual difturbo era

tanto potente nello animo di Filippo, che egli viueua

con grâdifsima pafsione.Fatto adunque varie & nuo-

ue immaginazioni, délibéré al tutto di leuarfèlo da

torno: conofcendo quanto c' valeflèpoco in quel ope
ra. Aueua

Filippo
fatto voltare gia interne la Cupola

fral'unavolta & l'altra dodi'ci braccia; &quiui aue-

uanoa mecterfî sù.lecatene di pietra
& di

legno-.lequa
li per

effere cofa difficile ne volle parlare con Loren-

zo pertentare fe
egli

auefle confiderato quefta diffi,-

cultà. Et trouollo tanto digiuno circa lo auere pen-

fato a tal cofa,che è riipole,che la rimetteua in lui co-

me inuentore. Piacque a Filippo
la

rifpofta di Loren-

zo;parendoli che quefla fufTe la via di farlo allontana-

re dalfopera;& da fcoprire,che'non
era di

quella intel

ligézia3che lo teneuano gli amici fuoi, & il fauore che

lo aueua meflb in
quel luogo.

Gia erano fermi tutti i

muratori del' opéra' ,afpettando di douere cominciaric

fopra le dodici braccia;& far le volte,& incatenarle;&

già cotainciando a ftrienere la cupola da fômmo ,eia>-

Rr
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no forzati fare i ponti, accio che i tnanouali & mur.i>

tori potefsino lauorare fenza pericolo attefo che l'al.

tezza era tale che guardando alloingiù faccua paura
& sbigottimento a ogni ficuro animo.Stauafi da i mu

ratari & dagli altri tnaeftn, ad afpcttare il modo,della

catena, & de ponti:nè refoluédofiniente per Lorézo

ne per Filippa nacque vna mormorazione fra i mura-

ton & gli altri maellri,non vedendo follecitare corne

prima'; &efêiche pouere perfoneerano viueuanofb-

pra le lor braccia & dubitando che ne a Puno ne all'al-

tro baftafsi l'animo di andar' piu su con quella opéra,
il meglio che'fàpeuano & potetlano andauano trat-

tenendofi per la fabrica; riîloppando & ripulendo tut

to quel che era murato fino allora Vna mattina infra

le altre Filippo non capitô a! lauoro-.& fa{ciatofi il ca-

po, entronelletto.&cotinouamente gridando fi fece

fcaldere taglieri & pani con vna follecitudine grande;

fingendo auere mal di fianco Intefo queilo i maeftri

cbeftauano afpettando l'ordine di quel cheaueuono

a lauorare;dimandarono Lorenzo, quel che aueuono

a feguire.rifpofe che l'ordine era di Filippo, & che bi-

fbgnaua afpettare lui. Fu chi gli difTe ,oh non faim

l'animo fuo?Si difle Lorenîto, ma non fàrei niente fen

zaeflfo. Etquefto lo difle in eleufazion' fua, che non
auendovifto il modello di Filippo; & non gli auendo

mai dimandato, che ordine e' volefsi tenere, per non

parère ignorante;ftaua fopra di fe nel parlare di quefta
cofà & rifpondeua tutte parole dubbie mafsime che

egli fapeua eiferc in quefla opéra contra la volonta di

Ftlippo. Alquale durato gia piu di dua giorni il male,

& andato a v ederlo il proueditore dell'opera ôcaffai

capomacftn muratori di continuo Ii domandauano,
che dicefsi quello che aueuono a tare;Et egli,voi aue

te Lorenzo,faccia vn poco egli. Ne altro fi poteua ca-
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uare La onde fentendofi quefto nacque parlamenti

& giudizi di biafimo grandi fopra quefta opera:chi di

ceua che Filippofi era meflb nel letto per il dolore,
chenon gli haftaual'animo di voltarla;& che' fipenti-
ua d'ellere entrato in ballo & i lîioi amici lo difende-

uano,dicendo eflèr'fè pure era il difpiaceïeja vilknia

dello auerli meflb Lorenzo per compagno Ma che il

fuu era mal di fianco, caufato dal molto faticarfi per

l'opera.Cofi dunque romoreggiandofi, era fermo il la

uoro;& quali tutte le opère de' muratori & fcarpelli

ni fi Rauano:& m ormorando contra a Lorenzo,dke-

uano,ba(la che' gli è buono a tirare il fàlario maa da-

re ordine che' fi lauori no. 0 fe Filippo non ci fufsi,o

Ce egli auefsi mal lungo,come farebbe egli? Che colpa
è la fua,fe egli fta maie? Gli operai viftofi in vergogna

per quefta pratica, deliberofonod'andarca trouar'Fi

lippo;& arriuati confortatolo prima del male gli dico

no in quato difordine fi trouaua la fabbrica:& in qua
to trauaglio gli auefsi meflb il mal fuo. Per il che Fi-

lippo con parole appafsionate,& dalla finzione del ma

-le & dallo amore dell'opera, oh non ci è egli diûe Lo-

renzo ?che non fa egli?Io mi marauiglio pur'di voi. Al

lora gli rifpofono gli opérai è non vu ol far niente fen-

za te;Rifpofê loro Filippo,io farci ben' io fenza lui.La

qual rifpofla argutiisima & doppiabaAo loro:c~ parti
ti conobbono che egli aueua male di voler far Coîo

Madarono dunque amici fuoi a cauarlo de'l letto con

intenzione di leuar' Lorenzo dell'opera &cofi venu-

to Filippo in fu la fabbrica,vedendo]o sforzo del fauo

re in Lorenzo., & che
egli

arebbe il falario fenza far fa

tica alcuna penso a vn'altro'inodo per fcornarlo, &

perpublicarlo intcraméte per poco intédente in quel
meuiero:& fece quefto ragionaméto

a gli operai pre-
fente Lorenzo.Signori operai il tempo che ci e prefta-

Rr ii
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ftato di viuerc Ceegli ftefsi a pofla noftra corne il po-ï
t-er morire, non è dubbio alcuno che moite cofe che fi

CoraiHciano,rcftcrcbbono finiredoue elleno rimango

noimpeifettei& vifto che il mio accidente dcl male

che ho pafTato potcua tormi la vita, & fermare quefta

opera, accio che fe mai piu io amnialarsi o Lorenzo

che Dio da quefto lo guardi3pofra Tuno.o l'altro fegui
tare la fua parte, ho penfato che cofi corne le Segnorie
voftre ci hanno diuifo il {àlario, ci diuidino ancora l'o

pera accio che fpronati dal moftrarc ogniuno quel

chesajpoflàficurarnente acquiftare & fama & vcile

appreflb a quella Republica, & ancora con fegaire per
H modo nome & onore. Sono adunque due cofe le dif

ficili che al prefente fi hanno a mettere in opéra l'una

è i ponti, per che i muratori pofsino murare,che han-

no a feruire dentro & di ftiori della fabrica, doue è ne

ceflfario tener su huomini.pietre,& calcina,& che vi G.

pofla tener'siMa Burbera da tirai' peu", & firoilialtri

ftrumenti & l'altra è la catena che 6 ha a mettere fo-

praledodici braccia che venga legandole ottofacce

délia Cupola,& incatenandolafabnca, che tutto il pe
fo che di fopra (î pone3ilringa & ferri di maniera,che'
non sforzi,o allarghi il pefo, anzi equalmentc tutto lo

edifizio refii fopra di fe Pigh Lorenzo adunque vna

diquefte parte quale egli piufacilmentecreda efèqui

re,che io l'altra,fenza dificultà mi prouerro di condu-

cere,accio non Ciperda piu tempo. Fu forzato Loren-

zo non rieufire per I'onor' fuo vno di quefli latiori,&
ancora che mal volentieri lo facefle fi rifoluè a pigliar'
la catena come cofa piu focile fidandofi ne' configli
de' muratori & in ricordarfi che nella volta di Santo

Giouanni di Fiorenza era vna catena di pietra cheC\
poteua da quella trarre parte (ènon tutto l'ordine. Et

cofi l'uno meffo mano a' ponti,l'al tro alla catcna,l'uno
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& l'attra fini Erano i ponti fatti da Filippo con tanto

ingegno,& induflria,che fîi tenuto veramente in que
fto il contrario di quello, che per lo adietro moltifî

erano immaginati, che cofi ficuramente lauorauanoi i

maeftri, & tirauono pefi & vi flauano ficuri come fc

nella piana terra fufsina; & ne rimafe i modellt di det-

ti ponti nell'opera Fece Lorenzo in vna dell'otto fac-

ce la catena con grandifsima difïiculta; & finita, Ri da

gli operai fatta vedere a
Filippo il quale non difle lo-

ro mente:Ma con certi amici fuoi ne ragiono, dicen-

do che bifbgnaua altra legatura che quella;& metter-

la per altro verfo che non aueuano fatto, & che al pe-
fo che vi andaua fopra non era {ufFiziête perche non

ftrigneua tanto che fîifsi abaftanza. Et che la prouifio
ne che fi daua Lorézo cra in fieme con la catena che

egli aueua fatta murare, gittata via.Fù intefo l'umore

di FJippo, & Ii fil commeflb che e' moftralsi come (i

arebbe a fare che tal catena adoperafsi Era gia da lui

fatto difegni & modelli i quali fubito dimoftrô che

veduti dagli operai & dagh altri maeftri, conobbono

in che errore erano cafcati per fauorire Lorézo;& vo

lendomortifïcare quefto errore,& mofirare che cono

(ceuano il buono,feciono Filippo gouernatore & ca-

po a vita di tuttala fabbrica,& che non fi facefsi di co

fa alcuna in quella opera fe non il voler fuo:& per mo

ftrarediriconolcerlolidonoronocento fiorini ftan-

ziati per i confoli & opérai (ôtto di i }. d'Agoflo i^zj.

per mano dl Lorenzo Pauli notaio dell'opera, a vfeita

di Gherardo di M. Filippo Corfini & Ii feciono pro-
uiiîone per partito di fiorini cento l'anuo per fua pro-
uifione a vita. Cofi dato ordine a far camminare la

fabbrica,la feguitaua con tanta obedienza & con tan-

ta accuratezza che non li farebbe murata vna pietra
chenon l'auefti voluta vedere. Da l'altra parte Lo-

Rr iii
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renzo trouandofi vinto & quafî fuergognato A

da'fuoi amici fauorito,& aiutato talmente,che tirô il

{àlariojche' non poteua effere caflbj per infino a tre an

ni di poi.Faceua Filippo di continouo,per ogni mini-

ma-cofa,difegni,& modelli di caftelli da murare,& edi

fizii da tirar pefi.Ne per quefto reftauano perô alcune

perfone malotiche,amici di Lorenzo,per farlo difpera

re, tutto il di fàrli modelli contro, per concorrenzia,

corne ne fece vno maettro Antonio da Vcrzelli, & al-

tri maeftn, fauoriti &me(si inanzi ora da
qnefto citta

dino & ora da -quell'altro moftrando lavolubilitâ lo-

ro,illoro poco fapere, &il mancointendere; auendo

in mano le cofe perfette mettendo inanzi l'imperfette
& le lnutili. Erano gii le catene finite intorno intor-

no all'otto facce;& già i muratori inanimiti lauoraua-

nogagliardamente:Mafollecitati da Filippo piu chel

folito per alcuni rabbuffi auuti nel murare, & perle
cofe che accadeuano giornalmente,fe lo erono recato

a noia.Et mofsi da quefto,& da inuidia,fi ftrinfeno in

fieme i capi faecendo fetta; & dicendo che era faticofo

lauoro,& di pericolo;che non voleuon volgerla fenza

gran' pagamento; ancora che piu del folito loro fuffe

ftato crefciuto, & cofi fi farebbono vendicati con Fi-

Iippo,& fatto vtile nô piccolo a loro. Difpiacque a gli

operai quefla cofa, & a
Filippo fimilmente. &penfà-

toui sw prefè partito vn'fàbato fira di licenziarli tutti.

1 quali viftofilicenziare non fapeuono chefine auefsi

auere quefla cofa: Ma il lunedi fèguentemefle in ope-
ra Filippo dieci lombardi & con lo ftarquiui prefen-

te,dicendo ri qui cofi & fa qui, gli inftrui in vn gior-
no tanto,che ci lauorarono moite fettimane Dallal-

tra parte i muratori veggendolî licenziati & toltoil

lauoroj&fattoli quellofcorno,non auendolauori ta-

to vtili quanto quello}tneiïbno mezani a Filippo, che
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ittornerebbono volentieri,R.accomandindofî quanto

c poteiuno Cosi li tenne moltidi in fu la corda del

non

gh
volerpigliare; poi gli rimefle con minor lâla-

rio che eglino nonaueuono in prima:& coli douepen

fàronoauanzare3perfôno & con il
vendicarfi contra

a FilippOjfeciono danno & viUania a loro Erano
gia

fermi i romori & venuto tuttauia confiderando nel

vedere volgere tato ageuolmente quella
fabbrica l'in-

gegno di Filippo & fiteneuagià perquelli che non

aueuano pafsione,lui auer moftrato queU'animo, chc

forfe nefluno architetto antico,o moderno ncll'operc
loro auefle moftro, & queflo naque chc

egli cauo fuo

ri il fuo modello & vifto per ogniuno le grandifëime
confiderazioni che egli aueua immaginatofi nelle fca-

le,nc i lumi dentro & fuori,che non fi potefsi percuo-

tere ne i bui perle paurc & quanti
diuerfi

appoggia-
toi di ferri che

perfalire
doue era la ertezza,erano po-

fti con confiderazione ordinati, oltra che egli aueua

per fin' penfato a i ferri per fare i ponti di dentro, fe

maifiaueflè e alauorarui omufàico, opitture&auen-

domeflb ne'
luoghimen pericolofi le diftinzionidc

gli
fi-naltitoi

dell'acque doue elleno andauano coper

te & doue fcoperte, (êguitando con ordine bûche &

diueifiapertoi ,accioche i venti fi rompefsino& i va-

poriinfïemeconitremuotinon potefsino far'nocu-

mento, tnoftro quanto loftudio nel iho Rare a Roma

tanti anni
gli auefsi giouato.Che confiderando la

qua
tità diuerfa che egli aueuafatto,nelle auuignature,in-

cafl:rature3&commettiture,&legazionidi piètre, fa-

ceua tremare,& temere, a péfare che vn folo ingegno

fuflecapace di
tanto3quanio era dmentato quel cf Fi

lippo.il quale di continuo crebbe talmente,che neffu-

na cofà che fufsi vmana quantunque difficile & afpra

egli non la rendeffe facile 8c piana3moflraiidolo
nel ti.
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rare ipefiper via di contrappefi & mote, che vnfô!

bue tiraua, quanio arebbono appena tirato fei paia.
Erano gia crefciuti con la fabbrica tanto alto, che era

vno fconcio grandifsimo falito che vno vi era, inanzi

fi veniffe interra & molto tempo perdeuano i maeftri

nello an'dareadefinare&bere; che per il caldo il gior
no patiuano Fu adunque trouato da Filippo ordine

chefiaprifTero oflerie nella Cupola con le cucine; &
vi fi vendefle il vino: & cofi nefluno fi partiua del la-

uoro fe non la fera il:che fu a loro commodità, Se all'o

pera vtilità grandifsima. Era fi crefciuto l'animo a Fi-

lippo vedendo l'opéra camminar' forte;& riufcire con

fthcitàîche di continuo fi affaticaua; & egli fteffo an-

daua aile fornaci doue Ci fpianauano i mattoni,& vole

ua vedere la terra & impaftarla & cotti che erano,gK
voleua fcer re di fua mano con fbmma diligenzia Et

delle pietre a gli fcarpellini,guardaua fe vi era peli den

tro,fe eran dure,& daua loro i modelli delle auuigna
ture & commettiture di legname & di cera; & cofi fat

ti di Rape;& fimilmente feceuade* ferraméti ai fabbri.

Et troué il modo de' gangheri co'l capo,& degli arpio
ni:& facilité molto l'aichitettura:la quale certamente

per lui fi riduflfè a quella perfezzionej che forfe ella no

fû mai appreflb a i Tofcani. Era l'âno mccccxxiii.

in tutta quella félicita & allegrezza che poteua eflTerp

quado Filippo fu tratto per il quartiere di Santo Gio-

uanni per Maggio & Giugno de'Signori efl'endo

tratto per il quartiere di Santa Croce,gonfaloniere di

giuftizia Lapo Niccolini. Trouandofi regiftrato nel

priorato Filippo di Ser Brunellefco Lippi, da Lippo
fuo auolo, fendofi fcordato il cafato de' Lapi:& onora
tamente efèreito quello vfizio:& cofi per la città ebbe

tutti gli altri magiflratijne' quali con vn giudizio gra
wifiimo fempre agouernô. Reftaua a Filippo,vedédo

gi3
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già
cominciare a chiudere le due volte verfo l'occhio,

doue aueua acominciare la lanterna (/eberse egli aue-

ua fatto a Roma & in Fiorenza piu
modelli di terra &

di
legno,dell'uno

& dell'altro,che non s'erono veduti)

a rifoluerfi finalmentequale e' voleiïe mettere in
ope-

ra:Per il che deliberatofi aterminare il ballatoia,ne fe-

ce diucrfi difegni
che nella

opéra
rimafono

dopo la

morte fua;i i quali dalla trafcuratagginedique'mini-

ftrijfono oggi finarriti Perche a' tempi noftri fù vo-

luta finire & fene fece vn pezo d'una dell'otto facce,

& per difuniredaïqueH'ordtne; per configlio di Miche

l'agnolo Bonarruotifù difmeflTo ,&nonfèguitato.

Fece di fua mano
di legname vn modello della lanter-

na, a otto facce mifurato alla
proporzione

della
Cupo

la, per
vltimo fuo

difegnoclie nel vero di inuenzione

& vaiio,& ornatOjriufci molto; vi fece la fcala da fali-

re a la Palla che era cofa diuina; ma aueua turato Filip

po con vn poco di legno commeflb di {ôttadoue s'en

tra,che nefluno fenon egli non
fapeua

la fàlita Et an-

cora che e" fufle lodato,& auefTe
già

abbattuto la in-

uidia, & l'arroganzia di molti non potè pero tenere,

nella veduta di quefto modello che tutti i maeftri che

erano in Fiorenza non fi metteflèro a farne in diuerfi

modi;& fino a vna donna di cafa Gaddi ardi concor-

rere in
giudicio, con quello che aueua fatto

Filippcv

Eglinientedimenotuttauiafi rideua della altrui pro-
funzione-Et fù Igridato da molti amici fuoi che e' no

doueffe moftrare il modello fuo a nefluno artefice, ac

cio che
eglino da quello non

imparaflero Et cflb ri-

fpondeua loro, che non era fe non vn folo il vero mo-

dello; &gh al tri erano vani.Alcuni altri maeilri aueua

no nel loro modello
poftodelepartidi queldi Filip-

po;a i qualinel vederlo,Fiiippo diceua;a quefto altro
modcllo che coftui farà,farailraio propio.Era da tut-
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ti infinitamente lodatoma folo, non ci vedendo la ra-

lita per ire a la palla, apponeuanoche'fufTe difetto.

Conclufero gli opérai di fùrgli allogazione di detta o-

pera con patto che tnoftrando loro la falita,l'opera fuf

fe fùa:Per il che Filippo lcuat-o nel modello, quel po-
co dilcgno che erada baflb rnoftro in vno pilailro la

falita che alprefènte fi vede,in forma di vna cerbotana

rota:&da vna banda vn canale con flaffe di bronzo,

doue l'un piede & poi l'altro montando, s'afccndein

alto.Et per che n0 ebbe tempo di vita per la vecchiez

za,di potere tal lanterna vedcr finita, lafcio per refta-

mento chetal cerne Raua il modello, murata furîê ,&

corne aueua pofto in ifcritto; Altrimenti proteflaua
che lafabbrica ruinerebbe5sédo volta in quarto acuto

che aueua bifbgno che il
pefolacaricafTejpetfarla piu

forte.11 quale edifizio non pote egli innanzi la morte

fua vcdere finito, ma fi bene tiratone su parcchi brac-

cia.Fece bene lauorare & condurre, quafi tutti i mar-

mi che vi andauano:de quali,nel vedcili condotti,i po

poli ftupiuano,che e fufsi pofsibile che egli volefsi che

tanto pefo andafsi-fopraquella volta. Et eraci opinio
ne di molti fngegnofi^che ella non fufsi per reggere;&

pareua loro vna gran Ventura che egli l'auefst condot

tain fin quk*i,& che egli era vn'tentare Dio,a caricar

la fi forte.Filippo fempre fene rifè,& preparatc tuttele

machine & tutti gli ordigni che aueuano a feruire a

tnurarla,non perfè mai tempo con la mente,di antiue-

dere,preparat-e,& prouuedere,& a tutte le minuterie,
infinochenonfi fcantonafsino i marmi lauorati nel

tirarli sù;tanto che e1fimurô tutti gli archi de taberna

colijCo'i caftelli di legname & del refto corne fi diflë,
v'erano feritture & modclli. La quale opera quanto
fia la fua bellezza ella medefima ne fa fede, per elïèrc

d'altezza da'l piano di terra, a quello della laterna brac
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cia 204. & tutto il tempio dellalanterna braccia;6. la

palla di rame braccia 4.. & fîpuo dir certo che gîi an-

tichi nô andorono mai tanto a-ho,con le lor fabbriche

ne iî meflb&oa vn rifîco tantogrande,
che eglino vo-

lefsino combattere co'l cielo; come par' veraméte che

ella combatta veggendofi ella eftollere in tanta altez-

fca,che i monûintorno a Fiorenza, paiono fimili alei,

Etnel vero, pare
che il cielo ne abbia innidta, che di

continuo le faette tutto il
giorno

la
percuotono pa-

rendoli che la fiima fua abbia
oiiafi

vinto l'altezza del-

l'aria. Fece Filippo mentre che quefla opera fi lauora-

ua molte altre fabbriche, le quali per
ordine

qui
di fbt

to narreremo.Fece di fua mano il modello del capito-

lo de' Pazzi in Santa Croce di Fiorenza cofa varia,&

molto bella:e'] modello délia cafa de'Bufini per abita

zione di due fàmiglie & fimilmente il modello della

cafa & della loggia degli Innscenti;la volta della
qua>-

le fenza aimadura fù condotta; modo che ancora
og^

gi fi
oilerua per ogniuno Dicefi che

Filippo fu con--

dotto a Milanorper fare al Duca F-ilippo Maria ilmo<-

dello d'una fortezza & cliea FrancefcodelJaLuna

amicilsimofliolaicrolacuradi quefla fabbrica degli

Inn ocenti Fece Francefc© il ricignimento d'uno ap-
cliitraue che corre a baffo, di

fbpra,il quale /êcodo l'ar

chitettura è falfo; tornando
Filippo & fgridatolo, per

che tal cofa
aueffèfatto,ri(pofè auerlo cauato da'l tcm

pio
di Santo Giouanni che è an lico.Difle

Falippo vno

error" folo è in tale edifîzio & tu l'ai mefib in opéra.
Stette il modellodi quello edifizio di mano di

Filippo
molti anni,nell'arte di

port Santa Maria^enutonemol

to conto
per vn' reliante della fabbrica che fi aueua a

finire
oggi

è fmarritofi Feceil modello della badia

de canonici regolari di Fiefole a Cofimo de Medicijla

^«alc- è molto ornata architettura conimoda & ails*
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gra;&
la clucfâ sfogatifsima &magnifîca. Difegno fi-

milmente il Palazzo di Santo Girolamo da Fielble,

e'1 modello della fortezza di Vico Pifàno;& a Pifa di-

fegno la Cittadella vecchia Et per lui fîi fortificato il

Ponte à mare ;.& egli fimilmente diede il difegno alla

Cittadella nuoua,del chiudere il ponte con le due tor

ri. Fece fimilmente il modello della fortezza del Por-

to di Pefero.Ritornato a Milano difègno moite cofe

péril Duca; & ingegniperilDuomodidettacittàa'
maeftri di quella. Era in quefto tempo principiata la

chiefa di Santo Lorenzo di Fiorenza per ordme de"

Popolani; i quali aueuano
il priorefattocapomaeftro

di quella fabbrica,che era tenuto intendente,& perfo
na che faceua profefsione di intenderfi, & fi andaua

dilettando della architettura per paflatempo Et gia
aueuano cominciata la fabbrica di pilaftii di mattoni,

& nô gran cofa. Era allora tenuto in riputazione Gio

uanni di Bicci de'Medici, & aueuapromefïb a i popo

lani & al priore di far' fare a fu e fpefe la fàgreflia &

vna cappella: &come perfona di ingegno auendo vi-

fto tante belle imprefe di Filippo,li diede definare vna

mattina;& doppo molti ragtonamenti Ji dimando del

principio di Santo Lorenzo & quel che gli pareua.Fu
coftretto Filippo da i preghi di Giouanni, a dire il pa-
rere fuo & per dirlt il vero, lo biafimè in motte cofe;

corne ordinato da perfona che aueua forfe pm lettere

che' efperienza di fabbriche,& di quella Ibrte.Laonde

Giouanni dimando Filippo ,fe' fi poteua far cofà,mi-

gliore,& di piu bellezza:a cui Filippo diflc, fenza dub

bio.Et mimarauigliodi voi, clie fendo caponondia-
te bando a parecchi migliara di fcudi & facciate vn

corpo di chiefa, con le parti conuenienti & al luogo,
& a tanti nobili fepoltuarii di tal luogo,che vedendo-

ui cominciare, feguiteranno le lor cappelle,con tutto
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quel
che potranno & maftime che altro ricordo di

noi non refla,faluo le
muraglie,

che rendono teftimo

hto di chi è ftato autore, centinaia & migliaia d'anni.

Inanimito Giouannidalle parole di
Filippo, délibéra

fare la lagreftia & la cappella maggiore infieme con

tutto il corpo della chiefa. Ne volfono concorrere al-

tro chefene cafati appunto, perche gli altri nô aueua

no il tnodo;&furono qiiefr.i,R.ondinelli3 Ginori,da la

Stufa,Neroni,Ciai,Marignolli,Martelli, & Marco di

Luca & q'uefle cappelle/i aueuono a fare nella croce.

La fagreflia
fu la

prima cofa atirarfi inanzi; & la chiefa

poi
di mano in mano:Et per la

lunghezza
della chiefa

fi venne a concedere poi di mano in mano le altre
cap-

pelle
i cittadini

purpopolani,
& di continuo erano

avedereipopolicofi
délia citcà come foreftieri tirar

fu le colonne, & venir' piètre, chedauono fiorpio, &

noia grande
a maeftri che ci lauorauano. Non fù fini

ta di
coprire

la Jàgreftia, che Giouanni de Medici
paf-

fô a l'altra vita & in fuo luogo rimafe Cofimo fiio fî-

gliviolo Il<]uale
auendo

maggior' animo
cheil

padre,
dilettandofi delle memoriefù il primo principio che

egli faccfsi murare che lo reco in tanta delettazione,

che egli da quiui inanzi iempreflno alla morte fece

murare.Sollecitaua Cofimo quiefta opera con
plu cal-

dezza & mentre fi imbaftma vna cofà faceua finarc

l'altra; Et auendo prefo per rpaffo quefta opera,ci lia-

uaquafidelcôtinuo. Et causô la fuafbllecitudinechc

Fihppoformlafàgreftia & Donato fece gli ftucchi,

& cofi quelle porticciuole l'ornamento dt pietra & le

porte di bronzo Aueuano Giouanni & quegli altri

ordinato fare il coro nel inezzo,{brto la tnbunajCofî-

mo lo rimuto col voler'di Filippo
che fece

tanto mag

giore la
cappella grande che prima era ordinata vna

nicchia
piu piccola, che e' vi fi potette

fare il coiOjCo-

Sf iij
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me lH al
prefênte:& finita, riirufè a fare la tribuna tlel

mezoj& il reflo della chiefa La
qual tnbuna,&il re-

fto,non fi volto fenon doppo la morte di
Fjlippo.Qiie

lia chicfa èdi lunghezza braccia 144. doue caofbro-

no molti errori ma fi-a
gli

alrri
quelle

delle colonne

mefïè nel piano,fenza metterui fotto vn dado, che fuf

fi tanto alto, quanto era il
piano

delle bafe de
pilaftri;

pofati
in fu le féale cofa che al vedere il pilaftro piu

corto che la colonna, fa' parère zoppa tutta quell'ope-

ra. Et di tutto furono
cagione

i
configli

di chi rima-

fe dopo lui, che aueuono inuidia al fuo nome & che

in vita gli aueuano fatto i modelli contro:de quali nie

tedimeno eranoftaticonfonetti fatti.daïMippo fuer

gognati
& dopo la morte, con quefto fene vendico-

rono;non folo in
quefta opera,

ma in tutte quelle che

rimafono da lauorarfi perloro. Lafcioil modello3&

parte
della calonaca de'preti di eflfo Santo Lorézo fi-

nita,nella quale fece il chiofto lungo braccia i44.Men

tre che quefta
fabbrica fi lauoraua,Cofimo de Medici

voleua far fare il (iio-palazzo & cofi ne diffe l'animo

fuo a Filippo; che poftoogni altra ciira-da canto, gli

fece vn bellifsimo-& gran' modello per il palazzo fuo

ilquale
fituar ,voleua dirimpetto

a Santo Lorenzo

fu la piazza
intorno intorno ifolato Doue l'arti

ficio di
Filippo-s'era-talmente operato che parendo a

Cofimo troppo funtuofa & gran fabbncajpm per fug

gire la inuidia, che la fpe(à; lafeio di nsetteria in opera.

Mentre che il modello lauoraua, 1, folcua dire Filippo,

ehe ringraziaua
la forte di tale occafione,auendo a fa-

re vna cafa di che aueua auto detiderio molti anni &

effèrfî abbattuto a vno che la voleua,& poteua fare

Ma intédendo poi
la refoluzione dt Cofmo,che nô va

leua tal cofa metter' in opera, con f3egno in mille pea
ai il

difegno ruppe. Ma
bene

fipenti Cofimo di non ar-
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uere lèguîto il difeçno di Filippo,poi che
cgîi ebbe fat

to quell'altro Diccîî che Cofimo foleua dire,non auer

mai parlato
ad huomo di maggiore intelligcnzia &

d'animo;che a
Filippo. Fece ancorail modello pervn'

Tempio bizarifsimo vicino alla chiefa delli Agnoli nô

finito altrimenti,ma condotto Gno amezo,d'una fab-

brica in otto facce:Le carte della pianta & del finimen

to del quale
fono apprefib a' detti Frati-Quefto fu fat

to!cominciare daM.MatteoScolarij&daaltri grandi

di quella cafa; per lafciarlo in memoria delle virtù &

de facti di
Filippo Spano degli Scolari,vittorio(îfsinio 0

contra a Turchi Ordino a M. Luca Pitti fuor della

porta
a Santo Niccolà di Fioréza,a vn luogo chiama

to Ruciano, vn palazzo:&
nella citti il principio

d'u-

no altifsimo & gran.palazzo, condotto al fincftrato fè

condo,tanto-f gre gio,clie di opéra Tofcana non Cièvi

fto il
pi«

raro e'1 pi magnjfico Sono le porte di
due-

ftodoppiejlalucebraccia xvi. &larghezzavni. le

prime

& féconde fineftre alla altezza & largbezza del

te porte tnedefime;vi fono le volte doppie cofa & ar-

tificiofà & di ingegno.
ne

puo itnmaginarfi
in bonrà

meglio
in architettura, per magnifîcenza

Dicefi che

gliingcgni
del paradifo di Santo Felicein piazzajn

dettacittàfurono trouati da lui
per

£irc vna
rappre-

lèntazionejcofâ induftriolà a vedere muouere vn'Cie

lo pieno
di

figure viuc.è i
cotrappefi

di ferri girare &

xnuouerc & conlumi coperti & da fcoprirfî s'accen-

^ono;cofè che diedero a Filippo gradifsima Iode Era

talmentelafâmadi
Filippo crefciuta, cheeramanda-

to dilontano da chi aueua a far fabbriche, per auere

difegni & modelli di (lia mano & ri adoperanano per

ciojamicizîCj&mezigrandifiimi.Etinfragli altri,de-

fiderandolo il Marcheie di Mantoua 3ne fenfle a ia Si-

gnoria
dt Fjrenze con grade inftanziai

& cofi da
quel-
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la gli fù inandatOjdoue diede difegni d'argini in fui fur
niedelPol'anno mccccxlvi.& da quel principe
fù accarezzato & riconofciuto lodando molto la

virtù fua,& dicendo che Fiorenza era tanto degna d'à

uer' Filippo per cittadino,& ingegnoco quanto egli

d'aucre fi bella & nobil città per patria.Vnaltra volta a

Pifà il Conte Francefco Sforza,& Niccolo da Pifa re-

ftando vinti daiui nelle fortifîcazioni della guerra, in-

lu prefenzia lo cômendoronoi diccdo cKcfe ogni fta

to aueiï"e vn' huomo fimde a lui clic' poteua tencre

ficuro fenza arme.Onde egli ritiolfele parole,& diede

tutti gli onori aU'arme pcr loro & alla fua republica

perloro5& per lui. Diede moin altri difegni fuori per

il dominio, mafsitne per npari da nimici per la guerra

de Fiorentini co i Lucchcfi:& in Fiorenza diede il di-

fegno della cafa de'Barbadori, allato alla torre de' Rof

fi in borgo Santo Iacopo,chc non fi melle in opera.co

fi quello
della caûde'Giuntini infùla piazza d'ogni

Santi in fu Arno.Fu dehberato per i Capitani
di parte

Guelfadi Fiorenza,difàrevno edifizio, nel qual fufsi

vna fàla & vna audienzia & percofsi
in Frâcefto del-

la Luna>fiujedcordine a cominciare talecdifîziOjil

quale
i maeftri aueuano gia fino a io.braccia alzato da

terra;& facendouidentro molti errori, Filippo lo pre

fe:& riduflë a
quella forma & magnificeazia, che egli

fivedc al
prefente l'audienzia,l'andito,& la fila. Nella

«jual muraglia ebbe a competere con Francefco detto

kuorito da alcuni fuoi amici, & nel vero dicontinuo

fu forza che
egh combatte/Te & li facceuono guerra,

co'fuoi difegni medefimi taie che in fine difperatoiî,

fi era ridotto a non moftrar niente. Ma faccua condur

re le mura dell'opera,& vn pezo qui,& l'altro cola, la-

fciando Morfè,accio confondeffe glingegni & non li

fufsi dato piu briga. Era vna quarefima in Santo Spiri

todi
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to di Fiorenzaftato predicato
da Maeflrfr Francefco

Zoppo,allora
molto

grato
a

quel popolo doue
egli

raccomandomoltoilconuento,loftudiode'giouani,

& particularmcnte
la chiefa arfà in que di Et per elle

re allora
i capi

d1 quel quartieri Lorenzo Ridolfi Bar

tolomeo Corbinelli,Neri di Gino Capponi, & Goro

di Stagio Dati;<& altri infiniti cittadmi otténero dala

Signoriacti ordinar' tal fabbnca.&ne feciono prouue

ditore Stoldo Frefcobardi.Ilqualeperlointereflb che

egli aueua nella chiefa vecchia, che la
cappella Se l'alta

re maggiore era di cafa loro; vi duro grandifsima fati-

ca :& da principio inanzi che lî fufsino rifeofsi i dana-

ri,feconelo che cranotaflàti i fèpultuarii, & chi ci aue

uacappelle;egli di llio/pefè
moite

migliaia
di fcudijde

quah fTirimborJâto. Fattodunqae configlio fopradi

cio, fu mandato per Filippo;il quale fàceiïe
vn model-

k) con tutte quelle belle, vtili& onoreuoli parte, che

Si potefsi,a vn
Tempio Criftiano Et egli fi sforzo af-

fài con le pei"fùa(îoni & co'pneghi, che la pian ta di

quello edifizio,ii riuohalTe capo piedi.Perche è defide

jraua fômmaméte ch« lapîazM
di

quefto tépio arnuaf

fe
lugo Arno; accioche tutti quelli che di Genoiia &

delariueKa,cofide]aIunigiana,de'lPiiàno,et
del Luc

chefepafïairerodicofti^vedefsinola magnifîcenzadi

quella fabbrica. Ma certi che aueuono întercflo per le

café loro,vollono che ella fi voltaife dalla bada di là.Et

cofi fece modello della abitazione de'ftatijche infîeme

cô quello della chiefafû tenuto cofàmirabile.Ordinol

la di
liighezza di braccià îôi.ne fipnôfar opera per or-

dine di colone,ne piu ricca, ne pin vaga,nepiu ariofà

di
quella.& nel vero fe non fuffe ftato dalla nialadizio

ne ai coloro che
fempre per parère d'intendere

piu

thegl'oltri nelfinirele cofè imperfette perlemorti,
continuo

guaftano i principii belli delle cofe farebbe

Tt



partB Il.

oggiil piu perfetto tempio de'Criftianr.cofî corne per
tanto Tempio egli è Il piu vago & meglio fpartito del

li altri; Pur che e' fufle îlato ieguito, corne certi prin-

cipii délie porte di dcntro,&ricignimenti delle fine-

ftre difuori auendo accennato nel modello & parte

nell'opera,che quel che giraua dentro,girafl~e medefi-

mamétedi fuon.Sonui alcuni errori che gli tacero at-

tribuiti a lui; i quali fi crede che egli fe l'aueûe fegutta
to di fabbricare;non gli arebbe comportatupoi che o-

gnl fua cofacon tanto
giudizio,difcrezionejingegno

& arte, aueua ridotta in perfezzione.Quefta opera lo

rende medefîmatnér.e,per vno ingegno vcramente di-

uino:che merito eflère amato da chi il conobbe;& am

mirato da coloro che confidei'eranno lebellifsime o-

pere fue.Fù facetifiimo nel fiio ragionamento, &mol

to arguto nelle rifpofte:come fîi quado egli volfe mor

dere Lorenzo Ghiberti, che aueua compero vn pode
re a MSte morello, chiamato Leprianojnel quale fpen
deua due volte più3che non ne cauaua entrata, che ve

nutoli a faftidio lo vende:domandato Filippo qual fuf

fi la miglior cofa che facefsi Lorenzo, penf àndo forfe

per la nimicizia
egli

douefsi taflarlo, rifpofe, vendere

Lepriano.Finalmete diuenuto gia molto vecchio,cio

èdianniLX ix. l'anno MC C C C XL Vi.addi xvi. d'A-

prile

a miglior vita mando fi nobilifiimo fpintoril qua
le cofi come affaticandofi per lafeiartante memorie di

fè,merito in terra nome onorato,ragioneuolmétecre
detefi puote,che su nel cielo,abbia auuto luogo quie-
to. Dolfe infinitamente alla patria fua che lo conobbe

& lo ftimà molto piu morto non fece viuo:& fu fepel
lito con onoratifsime efequie, & onorein Santa Ma-

ria del Fiore;ancora che la fepoltura fua fufle in San-

to Marco, fotto il Pergamo verfo la porta; doue è vn'

arme cô due foglie di fico,& certe onde verdi in cam-
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po d'oro;per eflere difceli i fuoi de'l Ferrarefe da Ficar

uolo caflello in ful Po, che le foglie fanno il cognome

del caftello;& l'ondc,del fiume.Pian(èro coftui mfini-

ti fuoi amici artefici,& mafsime i
pin poueri, quali di

continuo bénéfice ;& cofi Criftianamcntcviuendo,

lafcio al mondo odore della bontà fua,& delle egregie

fue virtù.Parmi che Cigh pofla attribuire,clie da gli an

tichi Greci,& da' Romani in
quà^non

ci fia ftato il piu
raro ne il

piu eccellente di luûEt tanto
piu

mérita Io-

de, quâtone'tempifùoieralamanieraTodejfcain
ve

neraztone per
tutta Italia,& dagli

Aiceiîci vecchi efer

citata, comeininfiniti edificifivede; San Petronio di

Bologna, Sata Maria del Fiore, in Fioréza la chiefa'di

Santa Croce & Orto S. Michele,& fimilméte il Palaz

zo & la
loggia

de
Signori;

la Certofa di Pauia,il Duo

mo di Siena,& quello
di Piïâ,&molti altri edjficijche

non fa meftiero nominarli.Egli ritrouo leCornici an

tiche.& l'ordine Tofcano3CorintiojDorico3& Ioni-

co alle primiere forme refhtui.Ebbe vn difcepolo da'l

Borgoà Buggiano, dettoil Buggiano: il quale fece

l'acquaio della iàgreflia
di Santa Reparata cô certi fan

ciulli che
gettano acqua & fece di marmo la tefla del

fuo maeftro ritratta di naturale, che fu poAa dopo la

lùa morte in Sata Maria de] Fiore alla porta
a man de-

ftra entrado in chiefa; doue ancora è il fottofcntto
epi

taiïio,meflbtii dal publico per onorarlo dopo la mor-

te cofi corne egli viuo aueua onorato la patria fua.
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Altri nientedimanco per onorarlo ancora maggior-

mente,gli hanno aggiunto quefli altri due.
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^ikogtrando
al Cwt' mi
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DONATO SCVL-
TO RE FIOREN-

T I N O.

fi corne aueuano efsi ancora tondi gli fpiriti & gli in-

gegni tiupidi & grofsi
Et nafceua tutto da qnefto,

che ritraendofi efprimeuano
fe medefimi:& fc mede/î

mi aflbmigliauano. Et cofi le pouere cofe loro, erano

in tutto pnue de la perfezzione
del

difcgno, & della

viuezza:Eflièndo veramente al tutto impofsibile, che

chinon hà vna cofa,la poffa dare.Perlaqualcofàla na-

turagiuftamente fdegnata per vederfiquafi btftare
dale ftrane figure, che coftoio lafciauano almondo,

délibéra far nafcere,chi operando,i iducefîè ad ottima

forma, con buona grazia & proporzione, i male arri-

uau bronzi, & poueri marmi; da lei corne da madre

bcnigna,&aman,& tenuticari,
licorne co/cdallei

frodottc
con lunga diligenzia, & cura grandifsima

La onde per mcglio adcpierc
la volontà & la delibera-

zione fila; Colmo Don ato nelnafcere.di maïauiçliofè

doti:Et in perfona quafi di fe medefima lo raandô
qua

giù tra' mortali ,pjeno di bcnignit.i,digiudizio,&di
amore.Per il che

degnando egîi ciafcuno che
operafle

o con diletto farealtrui operare fi
ingegnafïê,]afcio

fempre godere de le fue fatiche, non (blamcre gli ami

Lifcultori che noi abbiamo chiama

ti vecchi,ma non antichi sbigottiti
dalle moite difftcultà della arte; con-

duceuano le figure loro fi mal' copo
fte di artifizio & di bellezza', ;'che o

di metallo,o di marmo che elle fi fut

fino;altro non
erano pero che tonde:
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ci fuouma & chi no lo conofceiiaancara. Ne
regno ti

rannia alcuna nella virtù chegli
diede il cield, liferran

dofi a
lauorare per

le bûche a cio che i modi della bel

la maniera fua,non gli
fufsino veduti operare:Anzi

la

uoro
egli fempre

le cofe fue
apertifiimamente

."fiche

ogn'uno
le

potè vedere.Fù fi grato 5fi pi aceuole,& tan

to onefto in ciafcuna fua azzione.che fe il fecol' d'oggi

lo pregia & venera cofi morto; molto maggiormente

lo adorerebbe,fe c'fuffe viuo Attefb che doue i mo-

derni artefici fono
oggi per lo più, tutti pieni di inui-

dia&di fuperbia5inclcolata
con vna vana ambizione

infolente:Donato erabenigno, cortefe, vmile,& fen-

za alcuna riputazione.
Doue

quefti
nnocono al

prof-

lîmojfi sforzaua cgli giouargli fempre;lodando
mode-

ftamente, & con gmdtzio(o recette le cofe de' fuoi

artefici.Felicifsimi giorni,&
beati fecoli, che vi

gode

Re tanta virtù & tanta bontà,quando gli artefici buo-

ni erano Padri,amicijmaeftri & compagni,
a chi vole

ua imparare Diceuano, cio è moflrauano gli errori a

chi operaua;ma dolcemente;& quando
li poteua anco

ra ripararui.Ma
non vi etfendo riparo alcuno, non

pu

blicauano la altrui vergogne. Vfauano inficme da fra-

telliconcaricatiua amoreuolezza:& fempre nelleoc-

corenze loro fi giouauano l'uno all'altro Onde piac-

que al Cielo in cjuefto fecolo pieno di bontà mandar

Donato a operare in terra; accio trouando gli artefici

buoni,trouafie ancora
gli

huomini volenterofi di far-

lo operare Nacque
Donato l'anno mccclxxxiii.

nella città di Fiorenzaj& da fuoi cittadini; & da gli ar

tefici fuoi Donatello per lo piu fu chiamato;& in mol

te opere
ancora fi {bttofcrifle cofi Fù fcultor raro &

ftatuario marauigliofb pratico
ne gli flucchi & va-

lente & nella profpettiua, & nella architettura fimil-

mente molto Âtmato Ma nelle cofe fue,di grazia di
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borna & di
difegno

& di pratica diuenne tale, che o£

leruando le veftigia
dell'antica maniera de gli eccellen

tiGreci,& de Romani, tanto fimilein eflà appari; che

fènzadubbiofiammirapervnodc maggiori ingegni

che piu fi accoflaffe alle vere difficulta di coloro che

perfettamente
l'hanno moflrate, fi corne

appare
in tut

te le opere fue
Onde veramente

(è gli
dà

grado del

primo,
che metteffe in buono vfo la inuenzione delle

ftorie, ne bafsi rilieui i quali da lui furono talmente

operati,
che alla confiderazione perfetta di facilita &

di magifterio Tnoftro (àpergli con intelligenzia, &

con bellezza piu
clie ordinaria. Perche operando,non

che alcuno artefice allora lo vincefle ma nell'età no-

ftra ancora non chi Io abbia
paragonato.

Fù alleuato

dafanciullezza in cafa Ruberto Martelli:& per le buo

ne qualità & per lo ftudio dalla virtù lua,nô folo meri

to deflere amato da lui, ma ancora da tutto il parenta-

do fuo,& da efsi fauorito. Lauoro nellagiouentu fua

moite cofe,delle quali perle
moite che nefece non fi

tenne molto
gran' conto

Ma
vjuello

che
gran nome

glidiede,&checonofcerlofece,
fu vna Nunziata di

pietra
di macigno,che in Santa Croce di Fiorenza, fu

pofla
allo alrare & alla cappella de' Caualcanti nella

quale opera fece vno ornamento di componimento
alla

grottefca,con
bafamento vario & attorto, & fini-

mento a
quarto tondo,con fei

putti ,cli' regçono alcu

ni feftoni i quali putti finfe che per auer'
paura dell'al-

rezza,"tenédofi abbraciati l'un l'altro s'afstcurano Ma
molto piu ingegno & arte moftro ancora nella

figura
della Vergine, laquale impaurita dello

improuifo ap-

parire dello Angelo, muoue timidamente ma con dol

cezza la fua
perfona quafi a la fuga & dal'altra parte

con bellifsima
grazia & onefla, fi riuolge a chi l.i falu-

ta.Di maniera.che e' fe le fcorge nel vifo, quella vmil-
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ta & gracitudinefbmma,
che del non

afpettaro dottoi,

tanto
pi u G

debbe a chi te Io dona, quanto pin il dono

c
maggiore. Dimoftro oltra quefto Donato

pe'panni
della Madonna & dello

Angelo,
con lo effere bene ri-

girati, & maefireuolmente picgati,cercare
lo

ignudo

delle figure;
cornée cercaua di

difèoprireh bellezza

degli antichi5flata
nafcofa

s*ia
cotanti anni. Et nvoftro

tanta facilita &
magifterioin i]ueftaopera,che

non ml

co fa ftupire
nel vedcrui la breuità del fare, quanto fa

piu
il conofcere l'arc ificio & la dottrma dello auerla fa

puta
fare. Nella chiefa medefima fotto il tramczo a la-

to alla ftoria di Taddeo Gaddi,fece vn Crocifi(ïb di le

gno,& lauorandolo, con fatiche ftraordinarie
paren-

dogli
di aucre fatto vt>a opra lodaufsima, chiarno

per
il primo Filippo

di Ser Brunellefco,che cra domcftica.

amico fuo,chclo veniffe a vedere Et di compagnia a

cafainuiatoficon efib, incomincio perla via Donato

a moftrarc le difhculù che hanno coloro,i quali a fine

conduconovna opera degna di Iode, & quanti fbn'

quegh5che fuggono
la via delle fatiche. Et coiî in cafa

entrati, & vilïo Filippo l'opéra di Donato penfando

vcdermegliojfitacqucj&alquantofocrife. Vedendo-

quefto
Donato loicongiuro per l'intereflb dell'amjci-

7ia,che la opinione fua ne diceiïè, perche elfendo foli

liberamentefarlopoteua.
La onde Filippo liberalifîi-

mo elTendo non glie
ne fa

auajp 3 dicendogli,che gli

pareua,ch' egli
aucfiè meflbin crocc vn contadino, &

non il corpadi christo, îlcjuale
fu delicatifsi mo di

mcmbra,& d'afpetto gentile
ornato Vdendofi mor-,

der Donato piu a dentro che non penfaua., & auendo

creduto ftntirne il contratio,gli n/pofe. Se co/ïfccil

fbflfe a fâre,come a
giudicare,il mioc h R i s T o ti par-;

rebbe christ o,& non
contadino:peropiglia del le-,

no,& proua a tare ancor
tu.Tacque Filippo fênza pia

far
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fi r motto a Donato; & cafa tornatofi,ordino di fàree

vnCHEiSTodi legn o
all mifura di

quello,
che aue»

ua fatto Donato;& fenza farlo fapere altrui, molti me

fidietroaelfo confùmo; cercando auanzar Donato,

accio il
giudicio,che

date gli aueua, perfetto,& inte-

ro fi rimaneffe. Finito che l'ebbc ando
Filippo per Do

nato,& moftrando che foflfe a cafo, feco lo inuito a de

finare,come lpelïb
erano vfàu di fare infieme. Et nel

paflâre per
mercato vecchio,Filippo compero formag

gio,huoua,& frutte;& cô quelle
cofe inuio Donato a

cafa, dandogli
la chlaue deîl'ufcio & in

c|Uefto mezo

fatto fembiante fermarfi per il pane al fornaio.tanto

indugio,che Donato a cafa fu giunto.llquale arriuato

a cafa, & aperta
la

porta, & in terreno entrato,videil

Crocififfb di
Filippo,a vrtbuon lume pofto, di perfez

zione & fi marauigliofàmente fïniio;che di flupore &

di terror ripieno
ne rimafe vinto taimente5cbe la tenc

rezza dell'arte & la bontà di
quella opera, ^li aperfe le

mani, con le
quali

ftrette teneua il grembjule pieno di

quelli
frutti et huona et

formaggio,fi cheil tutto fiver

s in terra & fi fracafso
Sopragiuntolo Filippo & in>-

mobile trouandolo,côfidtrocheficorneloftupordel

l'opéra ^li
aueua aperto le mani; cofi doueffe il core &

l'animo il
medeGmo auer fatto.Onde

ridendogli diffe

ehefai tu con mandare male & verfar cio che defina-

re dobbiamo? Rifpofe Donato, io per me ho la mia

parte
auuto ftamane-perche attendi tu a raecorla tua

impero che conofco & veramente confeflb j ch' a te è

concedutofarei christi & a me i contadini Nel

Tempio di San Giouanni di Fiorenza fecela fèpoltu-
ra di

Papa Giouanni Cofcia ftato disfitto dal Conci-

lie Conflanzienfe
La quale gli fu fatta fare da Cofi-

ma de' Medici,amicifsimo del detto Cofcia. Et in que
'{ta fece Donato di tua mano, il morto di bronzo dora
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to,& di marmo la fperanza &la carità Et Micheloz-

%o creato fùo tèce la fede Vedefi nel medefimo Tenv-

pio
&

dirimpetto
a

quefta opera,di mano di Donato,

vna Santa Maria Maddalena di
legno, in

penicen2ia.;

molto bella & molto ben' fatta.Et in mercato vecchio

fopra
vna Colonna di Granito, vna Douizia di maci-

gno forte; tutta
ifblata:dagli

artefici lodata fommamc

te. Fece in Giouentù fui nella facciata di Santa Maria

deIFiore,vn'Daniello profera di marmo Et di mar-

mo mcdefimamcnte vnaftatua di braccia
cjuattro,che

fiede,di vn' San Giouan Euangelifla rriolto locîata &

-con femplice veflito abbigiiata:Et vedefi in detto luo-

'go (ùlcantone, per la faccia che riuolta per andare nel

la via del Cocomero, vn' vecchio fi-a due
colonnepiu

-fimile alla maniera antica, cli' alcuna altra cofa che di

fuo fi poffa vedere.Conofcendofi nella tefta di
quello,

i
penlîeri che

arrecano gli anni afflitti dal
tempo,& dal

la fâtica .Fece nella chiefà di dentro l'ornamento fo-

pra
la

fagreftia
vecchia

fopra l'organo:con le
figure in

bozzelequaliaguardarledi
terra

paiono veramente

> viuere,& muouerfi:talmente che di lui puo dire,chc

e'iauoraflètanto col
giudicio quanto con le mani.

Nella figreftianuotia ordmo il
difègno di que' fanciul

ii,che tengono
i feftoni3che girano intorno al fregid.

Et dicono ancora, cheil difegno delle figure per farfî

-di vetro nell'occhio fotto la Cupola doue è la mcoro-
nazione di Noftra donna, ha maggior forza in fe, che

gli
altri da diuerfi maeflri difegnati

A San Michele in

Ortoindettacittàlauorodi marmo alla artc de'hec-

-catlaflatuadi San Piero, figura
{àuiisima &mirabilc;

-& all'artede'linaïuoli il San Marco Euangelifla il dua
-le auendo

egli prefb
a fare, infieme con

Filippo
Bru-

nellelchi Filippo lo lafcîo poi?finirea a lui.Et e(To con

•camo^giudizio & amore lo lauoro, ch' efiendo in ter-



.PONATEILO.

Ta, & non
piacendo

a' Confbh di quella artè fu per no

efïêrepoftoin opera.
Per il chc difle Donato che e'io

lafciaffèro mettere lalsù,che voleuamoftrare, lauoran

doui attorno,chc vn'altra figura, & non piu quella
ri-

tomerebbe.Et cofi fatto,la turo per x v. giorni,& fen

za altrimenti toccarla la fcoperfe, riempiendo
di mara a

tiiglia ogniuno
& per cofa egregia fu lodata da tutti,

All'arte de Corazzai fece vna figura
di San

Giorgio

armatoviuifsima& fierifsima. Nellatefta délia quale

fi conofce la bellezza nclla giouentù ,1'animo & il var

lore nelle àrmi vna viuacid fieramente ternbile &

•vn'maraingliofogeftodimuouerfî dentroa a quel faf-

fb.Etceitonellefigùremodernenon s'è vedutaanco

ia tanta viuacità ne tanto (pirito in marmo, quanto la

natura & l'arte
opero con la manodi Donato in que-

flo.Etnelba&mentoche il tabernacolo di quefloreg

ge
lauoro di marmo in baflb rilieuo quando egli ama*

zo il fer.pente Fra le
quali

cofe è vn cauallo moko fti>-

mato & molto lodato, Ne! frontifpizio
fece di baflb

rilieuo mezo vn Dio Padre Et dhïmpetto alla chiefi

di detto San Michèle in detto oratorio laùorà dl mar-

mo & con l'ordine antico detto Corintio fuori d'ogni
maniera Todefca,il tabernacolo per

l'arte della Merca

•tantia;per
collocare in eflo due ftatue,lequali non vol

•fe fare, perche non fud'accordo del prezzo Quefte fi-

gure dopo
la morte fua fece di brozo' Andréa del Ver

roçchio. Lauorô di marmo nella facciata dinanzi del

Campanile di Santa Maria del Fiore qûnttro figure di

-braccia
cinqu'e;dellequali due ritratte da'l naturale, fo

-no nel mezo,l'una è Francefco Sodcrini giouane &

îl'altra Giouanni di BarduccioCherichini, oggi nomi

nato il Zticcone.
Laqualepereflere

tenuta cofa, rarif-

fima&bella
quanto neflunachc fice{Temai,ibleua

Do
nato3qûado voleuagiurare,{Ichefig!i crcdeflesdi

Vv ii
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re alla fe,ch'io porto
al mio Zuccone & mentre che

k> lauoraua guardandolo tuttauia, gli diceua, fauclla

fauella,che n venga
il cacafangue.F-t da la parte di ver

(o la Canonica,fopra
la

porta
del

Campanile fcce vno

Abraam,che vuole ûenficare Ifàac,& vn'altro
profe-

ta;!cquali figure
furono pofle in mezo a due altre fla-

tue.Fufe perla Signoriadi quella citti vn getto di me

tallo, che fu locato in piazza
in vno arco della

loggia

loro :&èGiudit chead Olofernetaglialatefta; ope-

ra di
grande

eccellézia &di magifterio,lat]iiale,
achi

cônfîdererà la fêmplicita del difuori nello abito & nel

loafpettodi Giudit, manifeflamente fcuopre nel di

dentro,l'animo grande di quella Donna,& lo aiuto di

D I O ficome nella aria di eflo Oloferne, il vino & il

fônno,& la morte ncl!efuemembra,chcpcr ancre per
duti gli fpiriti

fi dimoftraijo fi-edde & cafcanti.Quefta

fu da Donato talmente condotta, che il
getto con foc

tilitaèvcnuto, & con pazieniia & con grandifsimo

amore & appreflb fu G rinetta, che
m'arauiglia gran-

difsima a vederla. Similmente il bafamcnto di
granit

toconfempliceordinefi
dimoflra

ripieno di grazia,

& a gli
occhi grato in

afpetto.
Et fi di

qbefta opra fi

fenti fodisfare,che piu che all'altre il nome fuo gli par
uedi douerui impnmere,lcriuédoui, Donarelli opus.

Trouafidibronzonel cortile del
palazzo di detti Si-

gnori
vn Dauid ignudo quanto il viua, ch'-a Golia ha

troncato la tefta;& alzando vn piedc,(opra
eflb lo

po-

ià;& ha nella dedra vna fpada Et è la figura in fe tan-

te naturale, nella viuacità & ncll.i morbjdezza;che im

pofsibile pare a gli artefici,chc ella non fia formara fo*-

pra
il viuo Staua

gia quefta ftatua nel Corule di cafâ

Medicij&perloefsiliodicosiMO
indetto

luogo fu

portàta.Epoftoancora nella iàla, doue l'oriuolodi
Lorenzo della

Volpaia
da la mano

finifli a vn Dauid
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<!i marmo; che tiene fra le gambe la tella morta di Go

lia fotto i
piedi & con vna fromba che ha in mano,

quella
ha

percoflâ.
In cafa Medici nel

primo cortile fô

no otto tondi di marmo, doue fono ritratti cammei

antichi,& rouefei di
medaghej& alcuneftoriefâtte

da lui,molto belleji quali
fono murati nel

fregio fra le

fîneftre & l'architraue fopra gli archt delle
logge Si-

piilmente la reftaurazione d'un Mai /îa di marmo biaa
co antico, pofto all'ufcio del

giardino & vna infinité

di tcfie antiche polle fôprale porte, reflau rate & da

lui acconcecon ornamenti d'ah & di diamailti;impre-
fàdicosiMO,di ftucchi benifsimo lauorati. Fece di

granito vn beliifsimo vafo chegettauaacqua; & al

giardino de'Pazzi
in Fiorenza vn'altro iTmilc ne lauo

rè che medefimamente getta acqua.Sono
in detto luo

go
Madonne di marmi 8c di bronzi di baffo rilieuo,&

altreftoriedi marmi di
figure

bellifsimt- & ai fchiac-

ciatorilieuornaraujgliofè. Erfutanto l'amore, che

c o s i mo porto alla virtù di Donato,che di continuo

lofaceualauorar;&allo incontro ebbe tanto amore

verfo c o s i Mo Donato; ch'ad ogni minimo fuo cen-

no indouinauatuttoque!
che volcua& di cotinuo Io'

vbbidiua.Dicefijdie vn mercante Gcnoue/è,fèceiârc e

a Donato vna tefta di bronzo
quanto

il viuo, bellifsi-

ma,& perportarlalotitarjofctriliftimadin)ctta]lo;&r

che pcr mezo di c o s i m o tale
opra gk fii

aîlogara.Fi
nitala adunque volendo il mercante

{6disfoilo,gli par
ue che Donato

troppo
ne chiedefle perche fu nmcC-

fo in c o s i Mo il mercato:& fatta poi tare in fuI corti-

le di fopra,che in detta cafa Se fu pofata fra'mcrlij che

voltano fu la ftrada,accio che
meglio veder la

potclsi-
no. cosmo volendo accomodare la difFerenxa, tio

Uo il mercante molto lontano da la chitfta di D&nato

iferche voltatofi diflë,ch' era
troppo poco

La ondi il
r 1

Vv iij.
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mcrcantc parcndoglitroppo diceua, che in vnmcft

o
poco piu lauorata l'aucua Donato; & che gli tocca

ua piu d'un mezo fiorino per giorno
Si volfe allora

Donato con collera, parendogli
d'ellere oflfefo

trop-

po,& difle al mercante;che in vn centefîmo d'ora aue-

rebbe fàputo guadare
la fatlca e'1 valored'unô an-

no^ datod'urto alla tefta, fubito fu la lirada la fece

ruinare dellaquale fcncfer1 molti pezzi dicendogli j

che ben moftraua d'eiïêre vfo a mei-catai- fagiuoli &

non fiatue Perche egli pentitofigli
voile dare

ildop-

pio piu,perchc
la rifacefle,&Donato nô volfe

per fîie

promefle,ne per prieghi di
cos 1 MO

rifarla gia mai.
Sono nelle cale de* Martelli di moite ftorie di marmi

& di bronzi, infra gli
altri vn Dauid di braccia tre, &

infinité cofe da lui in fede della feruitu & dell'aroore,

ch* a tal famiglia portaua
donate liberalifsitnaméte &

particularmente vn San Giouanni tutto tondo di mar

mo,finito da lui di tre braccia d'altezza,co{à rarifsitna

oggi
in cafa gli

eredi di Ruberto Martelli, da eflo in

prefente riceuuto.delquale
fu fatto vn fideicomtniflô

che ne impegnare,ne védere,ne donare fi poteffe,fen-

za gran pregiudicio,per
teftimonio & fede delle carex

ze vfate da loro a Donato, & da effo a loro in ricono-

fcitnento de la virtù fua, laquale per
la

protezzione &

péril
comodo auuto da loro,aueua imparata. Fece an

cora a Napoli vna fepoltura di marmo per vno arciue

fcouo,da Fiorenza mandataui
per acqua,poll:a in San

to Angelo di Seggio di Nido:nella quale fon'tre
figu

xe tonde che la cafi-a del morto con la tefta
reggono,

& nelcorpo
della caffavna ftoria di baflb rilieuo, fi

marauigliofa,che
infinite Iode fe le

conuengono. La».

worônelcaftellodiPratoil pergamo di marmo doue

fi moira la cintola;nellofpartimento delquale vn bal-

lo di fanciulli intaglio,fi belli & fi mirabili che fi puQ
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direche non meno moflrafïèlaperfezzione dell'arte

in quefto;che
e' fi facefle nelle altre cofe Di

piu fece

per reggimento
di detta opera due capicelli dt bronzo

mode iquali vie ancora^&I'altrodagli Spagnuoli,

che quella
terra mifero a facco,fu portato via.Auuéne

chein quel tempo la Signoriadi Vincgia fentendo là

fama fua,mandoperlui,acciochefaceile]a memoria

di Gattamelata ndla città di Padoua; che fu il cauallo

di bronzo fù ia
piazza

di Santo Antonio Ntl
quale fi

dimoftralosbufFamento.&il fremitodel cauallo, &

il grande anima, & la fierezza viuacifsim.iméte e/pref

fadalla arte,nella figura che
lo caualca. Et dimoftrofii

Dofiacotanto mirabile nella grandezza del
getto in

proporzioni
& in bontà che vcramentc fi

puo agua-

gliare
a

ogni
anticoarteficein mouenzia, m dj/ègno,

in arte,in proporzione,&in diligenza. Perche non fo

lo fece llupire
allora que' che lo viderojma ogni perfo

na.che al prefente lo puo vedere. Per laquai cofa cerca

sono' Padouani con ogni
via di farlo lor cittadino,&

con ogni
forte di carezze fermarlo. Etperintrattener

lo,gli allogarono
a la chiefa de' frari minori, nella pre-

della dello altar'
maggiore^

le iftorie di Santo Antonio

daPaJouailequali fono di baflb rilieuo;et talméce con

.giudicio condotte,chegli huomini eccellenti di
quel-

la artc ne reftano marauiglidti & ftupiti;confiderando

in elle i belli & variati coniponimenti con tanta
copia

di ftrauaganti figure
& profpettiuc diminuite. Simil-

mente nel Doflale dello ahare3fc'ce bellifsime le Marie

chepiangonoiL christo
morto;Ein

cafad'vnde

conti Capo di Lifta lauorovnaoflaturj d'un cauallo

di legname, chefenza collo
ancora.oggi

fi vede:pcrlo

quale le commettiture fono con tanto ordinè fabbrir

cate,chc chiconfidera il mododi talc
opera, giudica il

capricciodelfuoceruello, & la grandezza dello ani-
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mo di
quello.ln

vn monaftero di monache fece vn San

Sebaftiano di legno a' preglii
d'un

capellanoloro,ami
co & domeftico /lio,cne era Fiorentmo

Ilquale glie-
ne porto vno che elle aueuano vecchio

&goffa; pre-

gandolo
che c lo douefsi fare come

queilo.Per laquai

cofa sforzandofi Donato di imitarlo,per contentare il

capeilano Se
le n>onache,no potè far fi,che ancora che

quello che gorfo
cra imitato aue(îê,hô fâcefle nel fuo

labonta & l'artificio vfato. In
compagnia di

quefto

moite altre figure
di terra & di ftucco fèce & in vn

cantone dl vn pezzo di marmo vecchio, che le mona-

che in vn loro orto aueuano ricauo vna molto bella

noftra donna Et fimilmente
per

tutta
quella città fb<-

no opre
di lui infîninfsime.Onde elfendo

pcr
miraco-

lo quiui tenuto,&da ogni intelligente lodato,fîdeli-

berô di voler tornare a Fiorenza dicendo chefe
piu

ftato vi follè,tutto quello
che

(àpcua dimenticato s'a-

uercbbe, effendoui tantb lodato da
ogniuno & che

volentieri nella fua
patria tornaua per eflerpoi cola

di continuo bia(rnato:ilquale
biafmo

gli
daua

cagions

di ftudio, & confeqaentemente
di

gloria maggiore.

Péniche di Padoua partitofi nel fuo ritorno aVine-

gia, permemoria
della bon ta fua lafeioin dono alla na

gia, permemoria
délia bon ta Hta tafciojn donc a!)a nt

2.1 onc Fiorentina,per
la loro

cappella ne' frati Minori,

vn San' Giouanbatifla di
legno,lauorato da lui,con di

ligenzia
& ftudio grandifsimo Nella città di Faenza

lauoro di legname
vn San Giouanni & vn San' Girola

mo,non punto meno ftimati che l'altre cofe fue Ap1-

preflb
ritornatofene in Tofcana, fece nelIaPieuedi

Monte Pulciano^vna fepoltura di marmo,con vna bel

lifsima ftoria:& in Fiorenza nella
{âgreftia di San Lo-

renzo vn laua mani di
mavmo,neltjuale

buoro
parimé

te Andrea Verrocchio. Et in cafà di Lorézo della Stu*

faftcctc(le& figure molcopronte& viuaci. Paicifsi

pot
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poi da Fiorenza,& a Roma fi trasferi,cercando volere

imitare le cofe de gli antichi piu che' poteua: & quelle
ftudiandolauomdi pietrain quel tempo vn taberna-

colo del Sacramento, che oggi di fi truoua in San Pie-

tro.Ritornando aFiorenza,& da Siena paiTando^olfè
a fare vna porta di bronzo, per il BatilUo di S. Gio-

uanni; & auendo fatto il modello di legno &le forme

di cera,quafi tutte finite, & a buon termine con la cap

pa codôttclcpergittarle,vicapito
bernardetto

di MONA papera orafo Florentine, amico &

domeftico fuo;ilqualetornauadaRoma; &
era perfo

na molto intendente & di bonifsimo ingegno in tale

arte. Coftui poco amico de' Sanefi,vedendo preparata
cofi bt'llaopera adonore di quella città; commolfo da

inuidia &malignità, comincio co moite ragioni a per
fuadere a Donato che non folamente e' non douefïê

finire tale opera; ma guafiare ancora &fpezzare tutto

quello che egli aueuafatto. Et non reftando giorno
ne notte,da quefla empia perfuafione3lo condufle pur

linalmente dopo vna lunghiftima refiftenzia; a mac-

chiare la chiarifsima bon ta fua co quello errore.Auen

doli
dunquegià perfuafo Bernardetto, che il guaflare

le foie fatiche fue,non ancora méfie in opera, non era

vno ingiuriare i Sanefi ma folamente fe fteflb & in

vna cofa v{îtatifiima;efTendo lecito ad ogni artefice ri

mutare difegno & concetti Afpettarono vn' giorno
di fefla,che i garzoni erano andati a fpaflb & fpezza-
rono tutte le forme, con grandifsimo dolore di Dona

to. Et fubitamente meflafi la via fra piedi,fe ne fuggi
rono a Fiorenza.Igarzoni tornati,trouando fpezzato

& fracaflato ogni cofà;& non riuedendo Donato,fen
tendo che èfènc eraandato a Fiorenza3perritrouarlo
fi mifero in camino Refto fimilmente nell'opera del

Daomo di Siena vn San Giouanni Battifta di métallo
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ftl quale lafcio egli imperfetto il braccio deflro dal go-"
mito in fu,dicendo,ciie non auendolo fôdisfiitto de la

intero pagamento;non voleua finirlo,(è non gli d.iua-

no il doppio piu di quelloche aueua auuto. Di tutti

quefti
dilordini fa cagione la molignità di Bernardet-

to,chetroppogagliardimente operontlla fêmplicità
dilDonatelio. Ilquaic troppo piu credendo allo amico

chee' non doucua,Tardi fi accorfe dello error fuo La

uorônellatornatafuaa cosimo de Medici in San

Lorenzo ia fàgreftia dl ftucco cio è ne peducci della

volta quattro tondi co i campi di profpettiua,parte di

pinti,& parte di bafsi rilicui di florie de gli Euangeli-

îli Et in dctto luogo fece due porticelle di bronzo di

baffo rilieuo bellifsime,con gll Apoftoli co' martiri &

co' cofeflori;& fopra quelle alcune nicchie piane, den

troui ncll'una vn San Lorenzo & vn Santo Stefano;&

nel i'altra San Cofimo & D amiano. Nella crociera del

iachiefalauoro di ftucco quattro Santi di braccia cin-

quel'uno,i quali praticamente fonokuorati Ordino

ancora pergamidi bronzo > dentroui la palsion'di

christo; cofàche ha in Ce difêgno fôrza inucnzio-

ne&abbondanzadi figure & cafàmcnti:i quali non

potendo egli piu per vecchiezza lauorare fini ber-

t OLDofuo creato,& a vltima pt-rfezzionelindufle.

A Santa Maria del Fiore fece due colofsi di mattoni et

di ftucco; i quali fon' fuora della chiefi pofli in fui ca-

ti delle cappelle,per ornamento.Sôpra la porta di San-

ta Croce fi vede aocor' oggi finito di fuo vn San Lo-

douico di blonzo di cinquc braccia delquale eflèndo

incolpato che foflè gofFo,ck forfè la manco buona co-

fa che aueffe fatto mai ri(poie;clie a bello ftudio tale

J'aueua fatto cficdo egh ftato vn gofto a lafciare il rea-
me per farG frate.In fomma Donato fil talc & tanto

1-mirabile in ogni azzione,che e' puo dire,che in pra..
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tica5in giudicio & infapere, fia ftatode'primiaillu-
ftrare Tarte della fcultura & del buon difêgnio ne mo-

derni.& tanto piu merita cômendazione quanto nel

tempo fu o le antichità1 non erano fcoperte fopra la ter

ta, da le colonne, i pili, & gli archi trionfali in fuora.

Eteglifupoti(simacagione,chea cosimo DE MEfi

d i c i fi deftaflè la volontà dello introdurre a Fioren-

za le antichità che fono, & erano in cafa Medici, &

quelle tuttedifua
mano acconciè. Eraliberalifsimo»

amoreuole, &cortefe, & pergli amici migliore,che

perlé medefinio.ne mai ftimô danari, tenendo quegli
in vna fporta co vna fune al palco appicati, onde ogni
fuo lauorante & amico pighaua il Rio bifogno, fenza

dirgli nulla Pafsolavecchiezza allegrifsimamente;&
venuto in decrepità,ebbe ad efiêre foccorfo da c o s t

M o & da altri amici fiioi non potendo piu lauorare.

Dicefichevenendo cosiMoa morte lo lafcio racco

mandatoa rnao fuofigliuolo. Uquale corne dili-

gentifiimo cfecutore dellavolontà di fuo padi-c gli
dono vn'podere in Cafaggiuolo di tanta rendita, che

e' ne poteua viuere comodamente. Di che fece Dona

tofcRagrandirsima; parendoli efl'erecon queflo piu
che ficuro di non anere a monr di fame.Ma non lo tê-

ne pero vno anno,che ritornato a p i e R o, glie lo ri-

nunziô per contratto publico: affermâdo che non vo-

leua perdere la fua quiète per penfare alla cura fami-

liarc& alla moleflia delcontadino ilquale ogni ter-

20 digli era intorno quando perche il vente gli aue-

11a feorperto la colombaiaj qnando perche glieraao
tolte le beftie dal comune per le grauezze & cjuando

perla tempefta, che gli aueua toltoil vino & le frutte.

Dellequali cofe era tanto fazio & infaftiditojche e'vo

leua innanzi morire di fame, che auere a penlàre a tan

te cofeJUfe r i e ro de la fèrnplicità di Donato; & per
Xx ii
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liberarlo di quefto aftannojaccettato il podere, che co

fi voile al tutto Donato gh afiègno in fui banco fuo

vna prouifione délia medefima rédita,o più,ma in da-

nart contanti che ogni fettimana gli erano pagati per

la rata che gli toccaua. v De'l che egh fommamente fi

contentô;Èt (eruitore & amico délia cafa de' Medici,

vin lieto & fenza penfieri tutto il reliante della fua

vita. Ancora che condottofi ad lxxxiii. anni fi tro-

uafletantoparîetico,chee"non poteffepiu lauorare

in maniera alcuna, & fi conducefle a ftarfi nel letto co

tinouaméte in vna pouera cafetta che aueua nella via

del Cocomerovicino aile Monache di San Niccolo.

Doue peggiorando di giorno in giorno,& cofuman-

dofi a poco a poco,Dicono alcum,che è non fi poteua

pero indurlo
ne con preghi3ne con configli,o admoni

zioni di chiteneuala cura del gouemarlo,aconfefi"ar

fi & communicarfi ad vfanza di buon' Chnftiano.No

perche
è non fufie & buono & fedele ma per quella

fomma Rraccurataggine che ebbe fempre in ogni fua

cofa,fuori che nella arte. Laquai cofa intendendo Fi-

lippodi
Ser Brunellefco

amicifsimofijo,venutolo a-

vifitare, dopo alcuni ragionamenti gli dtlfe, Donato

fratello carifiimo,ioveggolatua vecchiezza auerti

condotto affai vicino a quel fine doue arriua ciafcu-

no chenafcetPerilche douendo noi piucheglialtri
conofirere la bontà di D i o, per lo ingegno che e' ci ha

dato, & pet lo onore che ci è ftato fatto fopra gli altri

huomini;voglio perricordanza della tanta noftra ami

cizia, vn' feruizio da te auanti la morte;il quale no vo

glio io che tu mi nieghi in maniera alcuna. Donato

che amo fempre Filippo cordialmente & conofceua

la fua virtù,diflre,chee'chiedefreficuramcnte;cheno

mancherebbe di fatisfargli Soggiunftli Filippo all'o-

ra,che per falute fuaj& per ifgannare infiniti che auc-
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tlano opinione, che tutti gli ingegni eleuad & bcglt
fufsino eretici;& non credefsino da'l tetto in su; vole-

ua che egli fi confeflàfle & comunkafTeiEt che fe pu-
re non lo voleua fare per amor fuo lo facefle almeno

per amoi di chi rimaneuaviuonellaartejacioche e'

non fli (Terimprouerato loro con lo efemplo di lm,che

e' non credefsino in christo. Parue ftrana a Dona

to quefta dimanda; Ma non potendo mancare a Filip-

po,fi confetëo & communicô & riceue tutti i fagra-
menti con grandifsima diuozione Con dicono alcu-

ni dela morte di Donatello,ancorachemanifeftamen

te fi conofca il tutto effere finzioneifi perche è fu vera

mente fedele & .buonoi& fi perche Filippo mori anni

x x. prima di lui corne nel publico epitarEo fuo fi ve-

de in Santa Maria del Fiore La onde bifogna dire,o
che quefto adueniflîè in qualche infermitaparticula-
re,& non nella morte:o plu tofto, che tutto è falfo; &

vn' mero trouato,di chi ha vGJuro cardar' gli artefici

Morifsi Donatoildixm. di Dicébrc mcccclxvi.

Et fu fotterrato nella chiefa di fan Lorenzo, vicino al

la fepoltura di c o s i m o, corne egli fteflo aucua ordi-

natoa cagione che cofigli fuffe vicino il corpo gia
morto; corne viuo fempre gli era ftato preflo con rani

tno. Dolfe infinitamente la morte fua a' cittadini, a o]{
artefici,& a chi lo conobbe viuo La onde per onorar

lo piu nella morte,che e' non aueuano fatto nella vita

glifecero efequie onoratifsimenelia predetta chiefa;

accompagnandolo tutti i Pittori,gh Architetti,gli

Scultori,gli Orefici,& quafi
tutto il Popolo di quella

Città.Laquale non ceflo perlungo tempo di compor-
-re in fue lodi varie manière di verfi in diuerfc lingue.

Dequali a noi bafta por'quefiî Ibli.
Xx iii i
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SCVLTVRA. H. M. A' FLORENTINIS FtEtH

VOLVIT DONATELLO. VTPOTE HOMINt,

Qyi Et QyOO IAM DIV OPTIMIS ARTIfICI-

PVS MVLTISQyE SAECVLIS,TVM NOBtLtTA

TIS, TVM NOMINIS ACQ~VtSITVM FVERAT,

INIVRIA'VE TEMPOR. PERDIDERAT tP!A,

IPSE VNYXj VNA VITA, INFINITIÏQ~E OPt

RIBVS CVMVLATISS. RE!T!TVERtT:ET PA-

TRIAE BENEMERENTI, HVïVS RESTITYTAS

VIRTVTIïPALMAM REPORTARtT.

JE~'c<<~KfWOj~'<r4~MMoN~f<ef<<
~<< cano C~M~ marmora «/«<<~W.

Gftecof«M/ïX'ftf~~
<«~M<r<<&/&<e~<M

COM~<'<<i~?'<f«'MCO~MK~O<&M.

~<?fc K<<Mc«<' Mf~M~cM~tA<ecuincula ~M
J~~ <<ff~!(~<f«<M.

~MH~O con afo~<<WftMO<<S<~M~«fff

<7«</ft~ tMO/fHO//0/Do?MfO ~<<C:

~M~MfO KM <<*Mf<fM<, <<~fM' <«~

C~O~/C MM~0 <~<f'~Vi<fM~

Delle opere di coftutre~o coH pieno il Mondo che

bene n puo afÏermare con la venta, NefÏano Arte~ce

auer mai lauorato piu di lui Impero che dilettandofi

d'ogni cofa,a tutte le cofe mife le mani, fenza guarda-
re che elle foffero,o vili, o di pregio;faccendo infino a

J'armi di pietra,& ogni lauoro baHo & meccanico. Et

~unientedimanconccefÏanKstmo alla fcultura il tan-

10 operare di

Donato in qualunque fpezie, di figure

londe meze, ba(Ïc, & baisifstme Perche fi corne ne'

tempi buoni degli antichi Greci & Romani~i molti 1~
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~cero venir pcr~etta:cof! eg)< (b!<con ta mo~t!tudtne

dc)!e opere,
la fcce ritornare perfetta &

marauigtioft

netfecot'no~ro. La onde gli Ancftcidebbononco-

nofcereta grandezza de)iaarte,p~d.) coHui, che da

quatunchc altro che fia nato modernjmcnte auendo

ceh oltra <) facilitare )ed)ff)cu)[a della arte, con !.) co-

pia delle opre
nje

congiunto incierne,il muenztonc~i

difegno,la pratic~,
]i

gtudizio~&ogn!
altra parte, che

davno ingegno dtuino, fi poflà o debbia mai aipe[ta-

te Fu Donato refoiunfsimo & piefto,&
con fomma

ftci)iti condulfe tutte le cofe fue Et
opero fempre

tnai:anai ptu di quello che e' promit. Attt tbutfcon-

gli alcuni che e* taccHe la tetta del cauallo che e a Na-

poiiincafadcIConre
di MatatonetManone verift-

mik che co6 ~a,enendo quella maniera antica; & non

eHendo
egh

mai fhto a
Napoli

Rimafe BERTOLDO
(uoc)'eato,ogn!<uotauoro;

& mafsimamente i
Pergami

dt bronze di San' Loren-

xo: che da lui furono
poi

rinetti
iamaggior parte, &

condotti a
quel

termine che e fi
veggono

tti detta

ehicû.
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MICHELOZZI SCVL-

TORE ET ARCHI-

TETTO FIO-

RENTtNO~

condurrebbono vna gran' parte,a mendtcare nella lor

vecchiezza,quello che fenza rifpiarmo alcuno, confu

marono in giouentu,& negli altri tempi feguenti,

auando ) copiofi & larghi guadagnt, accecandoitve-

ro di~corfo,gli faceuano fpendere oltra il bifogno &

molto piu che non conueniua. Impero che attefo qua

to mal' volentieri e vifto chi da'i molto e venuto a'I po

couper non condur~ a termine tale,frenerebbono piu

gli appetitt Et matura & di~retamente procedereb-

bono ne loro a~n. Corne prudentifsimamente fece

Michelozzo Fiorentmo,df~cepo!& di Dona[o.CoHui

conofcendotoerrore delmaeitro fuo, che troppo le

mani aperfe a !o fpendere,di quello che in mano gli ve

niuaf)bonmimocon<eruatore:&dt maniera opero

oltra la virtù fua,con la prudenzia del goncrnarj'], che

non manco valfe alla cafa fui rener pt'ouido & nelle

fpefe temperaM~che il giudizio & Farte che eg!i ebbe,

che nella fua profefsione grâdemente gli &cer' luogo.
Attefe

E ogniuno, che ci viue,peniatîe de-

ic cofe che fa,vederne pur finita vna

parte; farebbono gli intelletti vmant

molto pm fuegliati & prouidi che

non fono nelle loro azzioni Et fe e

credefsino di auere a viuere quan-
do non polfono poi operare;non6
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Attefe Michelozzo al dtfegno moïco & alla fcultura

ton Donato, & quella
fece con bonifsima defb'ezza,

quantunque
e'nondcRe alle cofe fue

quella ~bmma

grazia; che fogliono dare
coloro che

raramentcopc-

rando,(bn' tenuti quaf)
diumi. Fece

dunque vna fedc

dt marmo
pofla

alla
fepoltura

d)
Papa G~ouanni Co-

fcia in San Giouanm di Fjorenzajdeila quale Donato

gli fece il modello. Et nella Nunïiata auendo contrat

toatmcitia concosiMovccchiode'Medid;&aueM-

do molto dato opera alla archirettura lauoro di mar-

mo la
cappella di elra vergine. & di bronzo gettovn

luminano,chedinaziaaue!iaSvede:&Japi!ad!mar-
mo con vn.San Giouanni aibmmo, &!aNoftradon-

na dt mezo
rilieu&~bpt ai!

defcodeUe cande!e. Laon-

decosiM o.,crc~ciutog!iloamore,dachecoftbeneie

neferuina,gli fece farcil modello della
cafa fuailaqua

le coduile egli a la perfezzione,che ne' di nollri fi
puo

Vedere.Ne)ioef)!iodicos!MoJoaccompaenoaVi-

negia;& !atcia in
quella citti molti modelli di fuo. Ri-

tornatoït
poi

a Fiorenza, bifbgno
nel

palazzo
della Si

gnoria rimettere alcune colonne nel
cortttc;.delequa!i

a infiniti voifero darla cura:& dubitado che'I
palazzo

perlo pefo non ruina(îe,nefîun la volfe mai. La onde

M'chelozzoper votera moih'areanimo~o &intendë-

te.,qucUe co tâta
agittta mife, che tale

opéra gti aggiun

fe gran'fama al nom?,cheaueua prima;di maniera che

ricono~ctuto dal publico,fu
fatto di collegio. Fu chia

mato dopo queflo
a

Perugia

a fare la cittade!]a vec-

chia;& a
p)u ~gnoriin

haha fecemodelli di
palazzi &

dimurapcrcitta&ripan
infiniti. EtinFiorenzaJa

cafa di GfouanntToi'nabuoni,)nfu!n]odeiIod[ quel-
lade' Meclici Per cosiMO receancoradi marmo la

cappelladi San M;niato,doue eit Crocinflo,& per Ita

lia fcce mËnite cofe di marmo di bronzo & di legno.-ci

Yy
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A San Miniato al TedefcoegU&Donato interne !a-

uorarono alcune figuredi n!ieuo:&in Luceafec~

egli folo vna fepoltura di marmo in San Martino, d<-

rimpetto al Sacramento. A Genoua mando alcune

gure;&diogni fuatjtica fecefacultaone~a, chedic

comodoa!!aca(aR)anon meno chef~ma& vci!ea{e

mededmo. Finalinente diuenuto gia vecchio & non

operando piu nulla fc non per (uopafia tcmpo~fu a(Ïa

!tto rcpentinamenteda vna febbre, die in poch~fsimt

dtg)noife]avita;encndopurcd[ LXVtn. anni.Ec

accompacnatoda (noipiu caria!a ~epottura-ebbco-

ncrate efeauic & grandtistmo onore per le fuftanzie,

ch'aueualafoate.

GIVLIANO DA
MAIANO SCVLTORE,

ET ARCHITETTO.

Vtti coloro, i quali danno principio
alle c.ife loro alzandole da terra co'l1

nome, & di pouen t icch) & agfatt di

uenen<j<),perpetuam<'nte fi~anno o-

btigatt c[uegL ,che di lor nafcono et i

dtfcendentt toro.Malepiuvohean-
uiene a coloro, che le ricchczze e't1

nome allé Ioroca~eacquiGano,che métre viuono,to-

gliendo a fe, per lafciare ad altn,)a roba che hannojno

godonoefsi;&moltreilorodtfceadenti fono appun
to il contrario di quel che penfauano, che eliere do-

uenero.Laonde la maggior pazzia,che poHa eHere ne

ipadridtfMntg!ia,ettnon!afctare fare nellafanciul-

lezsM il corfo della natura a
gli ingegni, che gli nafco-



CIVLtANO DA MAIANO.

no Eu! non efercitargti continuamente Jn
quella fa-

culta che iatisfa & diietta loro. Perche il
volergli voj"

gereaqucUo
che non va loro

perloanfmoevncerca

re maniMamente che e' non fiano mai eccelléti in co-

Ca nettuna.Perche vede di continuo co!oro,c!ie non

efercitanole co~e, che )) vanno
!ïgufto,ïempreripor-

tarne vergogna.Et pcr !'oppodto, cjuegii che ~eguita-

noIoinftintodcHa~tatura ctrcadeHe art), venir iem-

pre eccellenti in.que!Ie.Quefto
chiaramenre n conob-

bein Giuliano da M.)i.ino,ti Padre dcl
quale,lungam&

te viumonc! Poggio di Fiefole nella villa detta Maia

no,con lo efercizio di
~uadratore

di pietre,condotto

Ë nnatmente tn.F)OrenXa,ft diede a far'
hottega

di
pie-

tre lauorate tenendola fempre fornita di que' lauori,

chefbghonoimprouifamentcdpiu
delle volte venire

a bi~ogno a chi fàbhrica qualche cofa. Quiui e~endo

g)adi quatchetaculta~puredaartencegfinacqueque~

nonghuo!o,cheinnnodjla ranctuliexza moUroJc-

e;ni
di buono

ingegno.La quaJ cofa vedendo il
padre~

& auendo prouati pur molti aiîjnni & difagi nella ar-

te (ua,de!ibero che il figliuolo attedefïe ad altro eferci

zio di
plu guadagno & manco fatica:& per quefto de

~derandorar!oNotaio,gIireceapprend6rei principit
delle Icttere. lequali non piacendo molto a Giuliano,

ft ~ggi piu volte da'I Padre & auendo tutta la fua af-

fezzione alla fcultura & alla architettura contra la vo-

lonta de'~L)oI~na!mente a
quelle fi diede. Ht venuto'

co'I tempo in quelle eccellente, fu chiamato a
NapoJi:

doue fece aIRc Alfonfo allora Duca di Calauria mol-

tcarchitet[ure& fculture cio è nella falagrande del

Caf):e!!o di
Napoli fopra vna porta

di détro & di tuori,

florie di baflb ri!ieuo,et~a porta
del caftello di marmo'

a ordine Corintio,con in~nito numéro di
figure.Die,

de a
quella opera qualita d'arco trionfale, doue le

i&g-

Yy ii
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r!e&a!<)ncvtttonedi quel
Re di

marmoj~ulp~ A

Poggio
t'ente ordino l'architettura di querpjtazzo~te-

nut,t lèmpre co~tbe)hfïima:Etadipigne)-!oviconduf

ieP)E!~0 DEL DONZELLO FÎO) Cttno & P 0 L T 0

iuofiatelto che in quel tempo era tenuto buon mae-

~)'o,itquj)e dtpi~~e tutto il palazzo
di dentro & di fuo

ftCon~torifdjdcttoKe.FeceGiuhanoancoradt mar

mo rornamento della portaC.'pouana,&m queliam

6ntladttTO~'tVari.ttt:peri)ehcmer!to,<hequeIReg)t

portatîc grande amore & rcmuneMndoio altamente

dellefatiche,adagiaife
i fuoi defcendenti. Furono amë

duechtamatia Loreto, & la chietadt Santa Maria
per

loro dttegno fi edi6c6.ta onde vi ~.cron'tato~che la tri

bunadiefTtijiciarono volta & finita'. Apprefro ritor

natif! a Napoh per
finire l'opre Inconunciate, gli fu a[

logato
dal Re Alfonfo vna

porta
vicina al ca~etto do

ueandauanopiu
di

8o.dg<)re,tcqua!taueuanc'afar~

perBenedettom Fjoren~, & per la morte dci Re ri-

mafero imperfftte. Q~Ut Ginhano deta di
yo. anni

6nttaRiaVtta~&per!'eicqL)ien!e,tece ve~iroiRebe

<o.
huomini a bruno,che ['accompagnarono alla

(cpot

tura:& di piu
ordino che gh

foire fatto vn fepolcro di

marmo molto onorato.Rimafe Polito nello auuiamen

to(uo,&(eguttando,d)edeftne aicanaii perconduf

l'acquedi Poggio rcate in Napoli:& a Benedetto (ra-

tello di Giuliano fece imparare l'arte délia fcufcur!

0[ided'lettando(eneeghpa<so
in eccellenza di

gran

!nngaG'uIjanofnoZio& concorrente nellagio-
uanezza ~ua d'uno tcu![orc,che faccua di terra chia-

mato MODANINO DA MODONA; i!qua)edatRe
Alfonfo era tenuto in grandiisima venerazione; auen

do egli lauorato
vna pieta con innntte figure tonde dt

terra cotta colorite, tcqua!) con
grandifsima vtuac't~

fi
veggono

condotte da iui,& d~I detto Re tatteporre
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ne!!actue!~dt Monte OUuetod! Napo!t,montf~e)'o

in qne] luoeo onorati&imo.Fra quelle Hatue volfe ri-

trarre il Re, che in ginocchioni
adora ta! m~erio, il-

qut!cftdimoftrapiuchevtuo.
Onde MODANtNO

fu d~tmcon~andt~tmipremmmunento.Auueane

a)iora ]j morte di qnel Re:perche Pohto & Benedetto

te ne ritornarono a Fjot eM,doue bt'teuc
tempo fi go-

de Polito la patria ïua~che venuto a'1 fine
degli aiÏjnni

;feaeando aGiu!!anoper<empre. Furono !etcu!ture

&p]tturedtcon:o)ocirca
t!MCCccxLVn. Et a Gin

hano fu fatto col Tcmpo,quefto cpitafîto.

Che af COM/S&<<M<o< che c<7~

D~~M/~t-~MN'~Mc&'fM'c~MÏO

Il CM6cFo 0~fff<M, <'X<COt!CCf~O

~)'«~M 'MC, <& /«'~ <<

ANTONIO FILAGE

TE ET SIMQN;E ~CVL-

TORI FIORENTINI.

tie~efco,Donate!)o,& altri a) tf6ci motio rari.Non fa

rebbe condotta
quella opera,in

Coft ~ciagurata man~-

ft,come ella fi vede ne' tempi noth t. Mj ~!rfe interne

neatuicomeilptu delle volte fuole aduenircad~no

E Papa Eugenio 1111.
ne!tepoche

e' de)tberô fare di bronzo la
porta di

S.Piero diRoma~aueUc~tto dthMn
ziaincercare di auere huornitu ec-

celientt a
que~o lauoro fi corne ne*

tcmpituo!,ageuo!menKpoteua
fare

eHendo
pur

v~i Filippo di Ser Bru-
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buona parte de' Principe che.,o non n~ntendohb de !c

opere,o ne ptgUano poco diletto.Doue te e' vo'efsino

conftderare~dj quanta importanzia fia,il rare (Hma del

le perfone eccettenti & rare nelle cofe puDiche; per la,

fama che fe ne acquitta, Non farebbono certo (trac-

curati,ne efsi,ne i lor' miniRn. Perche
chi fi impaccia

con arrefici vili & inciti:d.'t poca vita alla fama fua Et

in oltre vituperandofEfteno~fj grandifsima ingsuria

a!PuMtCO,& a[feco!odoueeg!ienato. Credendo~

refolutamente pcrcht vien'poi,
chcfe in

quella
età fi

fufsino trouattmigtiormacfh'i; Qtj.c! pnnope~art'bbe

tolto plu tofto i
buoni,chc g!i

inctii. Et nientediman-
co fapendo

noi la eccellenzia de' rari tngegn~dct ~:ot

d etto; per tefUroonio del!e verita., ucu) amcnte dicia-

mo,che Antonio Fdaretc.,auendo molto più refoluto

il modo del fondere i bronzi che to enerc buono in-

uentoredt ngure, od ottimo difegnafore
dt que)!e,co

dt]fÏe ia detta porta,tn compagnia dt Simone {cukorc,

tHtd)o di Donatd. H quale Simone, cerco con ogni

tuomgegno,
di imitare la maniera di eno Donato,

quantHnCjue
non gti fuP~ roncef~b da la natura, it-ve-

nire a tanta perfezzionc.Fcce Stmone fatiche vo ame-

te eccefsiue nelle due illorie di San Piero & di Sa Pau

la della detta porcaŒl Antonio nellabanda di dentra

appie
della medefirna fece vna ftorietta; nellaquale

ri-

KafÏe~e&t i Difcepoli fuoi che auendo carico vno

a(tno,dicofedagodere,vannoafpa(ïba[avigna.Di-

cenchein Romacondufleancoradi metallo moire al

tre cofe: & fece di mezo ri)ieuo in San Pietro infiniti

lauori perfepolture
di

Papi;!equa)i nel disfare & rifa-

re quella chtcfaja maggior parte fono imarritc.In San-

Ctementc fccero infieme vna fepoltura di marmo Et-

S~mo.ne retornando a Fiorenza fece alcuni gctti
di me

tâ!Io ) che andarono in Francia..Lanoio aacoi'a neU-t;
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cMefa dègli Ermini al canto atta Macine, vn CrocinC.

& da
ponarc

a
proce~sione, grande duanto i! viuo; &

perche
e' fuHe piu icggiero,)o

fece dt
fughero.In San-

ta Félicita fece vna Sata Maria Maddalena di terra dt

braccia tre & mezo,in penitcnz)a:taqua)e e concorda

tadi bonifsima proporzione & conbeDifsimanoto-

mia riccrca. Nella Nunziata Jauoro in vna
lapida di

marmo,vnar)gU)-adicommenodfchia)-o,& fcuro,

imitando la maniera di Duccio Saneie che fu in quel

tempo
cofa lodata. Mandu in Arezzo vna cappelletta

di terra cotta con vna noflra Donna, taquate fu pof~a.
in Pieue ad vna cotonna j per vn Canonico degli fca-

mif!imo!toamatoredi que!)aarte -Finajmente perte
tante fatiche del lauorare,diuenuto ftanco & infermo

ioanno LV.dctIa~a eti, rende la vttaacoimchegfie
ne aueua data. Laquaicota intcndcndo Antonio, che

attendeua a finirc in Roma l'opère loro,fe ne dolfe cor

diatmente:pcr
auerlo continuamcnte con6(ciuto fede

IifsimoneI[aamicizia;&prQnti(simoaqua)unquc for.
tuna per

~uoi amici. Capita in quefto tempo aRoma.

GIOVANNI pocHETTA, aflài celebrato pittore,-
che fece nella Mineruail Papa.E.ugcnto tenuto in

quel tempo cofa bcllifsirna,.& dimefUcofs! aHaicon

Antonio. Ma non ando pera molto auanti )a amidzia

.toro :perche ad Antomo vna ra che ad vna
vjgna ce

nauano,ca)6 vna tcefa impetuofa & Mto crudeje che

trouandolo in qua)ched.Jbrdine,[omando aqueijaat

travita,di.etad'anni Lxvmt.FuronoleJoroIcuItu

rccircail M~cccm.



PIETR 0 DELLA

FRANCESCA PITTO-

RE DA'L BORGO

SAN SEPOLCRO.

& ~bmmc fatiche;otop)auencndo la morte, la profun
zione di a!ttUt,rnba!orot)unghm)m) ]oro fudori; &

attruibuendofi Yaltrui pregia ncuopre)a pelle dello

AGno,con!eg!ono6fsimefpog])edet Leone JErauue

gna che tttempocheeUpadre dct)averita~otardi;o

per tempo la faccia pur'ritorn~remtuce~None è pero
che in quel tanto,non Ga defraudato (juet)o fptrito vir

tuofo dela debita gloria fua; fi corne tante decine di

anni, ne e âato defraudato Pietro della Francefca dj'l

Borgo San Sepolcro. II duale cûcndo fbto tenuto

maeitro raro & diuino nelle diiftcutt~ de'corpi rego-

lari,& nella Aritmetrica & Geometria; (bprag~unto
nella vecchiaia dalla Cecità corporale & da)Ja hne del

]avita;nonponettemandaretn luce le virtuofe fati-

chefue & i molti libri ~critt) da ]m che nel Borgo
fua patria,a'di no{tn,ancora fi conferuano. Et colui

checontuttele~brze~ne~ddoueuameeenat'ediman

tencrgh)ag!ona,&dtac;refcer!tnome& ~ma ;per
aucr pure apprefo da lui tutto quello che e' fapeua;n5

corne

0!to fono infelici
quelli,che eferc!-

tandofi negli ftudh & atrendendo il

giorno
& la notte, a defci-iucre &a

dichiarare le cofe dtittdii delle bel-

le am per tafc'ar fima di fe a! mon-

de o la infermità proibifce loro il

dar fine &
perfezxione

atte onorate
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corne graio&Metedt~cepoIo;
ma

come empio & ms

ligno mmico,annullato il nomedel Precettore, vfur-

patoft
il tmto, dette in luce fbtto nome fuo proprio

cioedi FRA LVCA da'1 Borgo tutte le fatiche di

quel
buon' vecchio. Il

quale
oltra le fcienzie dette di

ibpr.),ft.t eccei)enteneltapittura,&mo!tOonorMo
&

amatovntuerijtmente al
pari d'ogniattro

della etA fua.

CoRutnacque nel
Borgo detto,a' dt nof~n fatto citta:

Et chiamofsi Della Francefca,da'I nome dt fua Madre

per
e~cr

quella re~atanegMuida,quando
il Padre fuo

~mon. Etperenereftatodaietaiieuato&nutritoco

ogni follecitudine & diligenzia perche e' potetfe ve-

ntre a t ~rado che la fua buona {orte gli
daua Attefe

Ptetrone)iafuag)ouanezM aHeMatemattche; & an-

cora che dl anni xv. fuffe indiritto ad elfer' Piuore; n6

jf! ritralfe
giamai

da
queHe.Anzi

faccendo mirabil Sut

to & in effe & nella pittura fo adoperato da Guido-

baldo Fehro ~Duca vecchio d'Vrbinoin molti dife-

gni. LaondeacquiRatoC in quella corte credito & no

tne;vo!te~u'<)conofcerfuori. Etperolauorandooein

Pefero&ia Ancona venne la ramafuaaieorecchie

del D)*ca Bu) <b:
ïtouate

chiamatoto a Ferrara~nel Hto

palazzo gli fece
diptgnere moite camere; rouinate di-

poi
dal Duca Ercole vecchto, per edificarui al vfo mo

derno Di maniera che m quella ctttànonerima~bdi

man'fua fe non vna cappella itiSantoAgoftinoIauo-

rata in fi-efcu Et queHaH<'f!a per vna fouerchia umi-

d)ta. atÏa! bene m declinazione QueLle opere lofece-

ronotoa PapaNiccoIa v.
ilquale condottolo a Roma

glifecelauorareinPalazzodue florienelle cameredi

fopra a coco) renzia diBRAMANTjn o~da Milano.Lc

quali medefimamente furono poi gittateper terra da

Papa Giulio n. perche Raftaelioda Vfbino
vi dipi-

~nene
la

prigione di San Piero; & il miracolo del Cûï
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porale
di Bolfena infieme con alcune che aueua d!pia, w

teBRAMANTINO DA M[LANOpittoremo)tOeC-

ccllente ne'
tempi fuoi Delquale

non potendo fcriue

re la vita,o le opere particulari,
che pcr la mala rb) tu-

na fua fono
capitate male; mi par debuo farne alman-

CO quefta memoria,in tefiimonio detta ~ja virtu.Scra-

fordmariamente ho fentito todare coHui in alcunete-

fie fatte da lui nella detta iRoriada't naturale, fi belle
&(~benecondotte, chelaiota pj)o!~mancauaadar

loro la vira.Et ho veduto in M)!ano fopra la
porta del

la chiefa di San Sepolcro vn' CHR.:STO mortofat-

to da lui in ifcorto; nel quale ancora che tutta la
pitm

ranonnapiuchevn'bracoodt ahezza; cgli niente di

manco nella hrenita dello fpazio ha voluto moRra! e

la htnghez.za deiio )mpc'i&)bt)e,
con la taci)iia & virtm

dello insegno (uo. Sono an cora d' fuj mano in detta

citti in cafa il Marcheftno O~anefta camere &
iogge,

con moite Horie lauorate da !m con vna prancj refblu

tl{i.ima,&cong)-andifsima{brz.!ncg!i{co!-ti delle fi-

gure.
Le iflorie fono cofe Romane, accompagnate

condiuer{epoef)e. Et fuori di
ponaVerfeUinavicino

at Can:e!]o,a certe AaHe oggi rouinate & guaRe, alcu-

ni feruidori che
(Iregghiauano caua!!i:De'qua!ive ne

fu vnO tanto viuo & tanto ben fMto; che vn'airro Ca-

uallo,tenendolo per vero,gli
ciro imolte

coppie di cal-

ci. Matornandoa Pietrodc))a Francc(ca, finitoin

Roma l'opcra fui, (e ne ritorno a't Borgo per
la morte

delta Madré; & nclhpieue fcce a frcfco dcntro a la

porta
del mezo due Santi,che fono tenuti cofa beiiiifsi

ma.Nel contiento de'frafid)
SantoAgof):tnod)pin(e

h tauola dello a]tar maggiorc, che fu cofa molto ]oda

t.nEt!auoro!ntre{co vna noftra Donna de])an:iten-.

co) c'ia j ad vna loro contraternita & nel Palazzo de

conferuatori vna refurrefsione di c HRi s T o, tenu-
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ta de!!e opère
che ~ono in detta citta, & di tutte !e~ne

!a mighore. Dip'nfc
a Santa Maria deLorcto in com-

paqnMdi
DOMENico DA viNEGtA. Etrucon~

dono in Arezzo da Luigi Bacci cittadtnoAretino,&

dtpmfe
in S. Francdcoia loro cappelladello altarmag

otore;)~
volta dc))aoua)e era commciata da Lorenzo

di Bicci. Ne)!aquj!e fono le iflorie délia croce da che

i f!ghuo]t
d) Adamo (bttcrrandolo) gli pongonofbtto

la lingua, il feme dello albero o da'i quale
naice il predet

t!oteeno;f!noa!a
eia!taz)onedt efÏa croce fatta da

Eraclio Imperadore
che portandola fu la fpaUa,

a
pte-

di & fcalzo, entra con ella in lerufalem Done fono

moite belle conGderazioni, & moite
attitudini,degne

eerto di eHcr' Iodate. Corne verbigrazia gli abiti delle

donne della Regina Saba, condottt con vna maniera

do)ce&mo)tonuoua.MoIti ritratti di naturalcanti-

chifsimi & viuifsimi vno ordine di colonne conniie,

d)umamëiemifurate;Yn'vi]Ia.nocheappoggm'occm

lemjni in fu la vanga~acon tanta prontezza
a vdire

parlare
Santa Lena meatreietrecroci~dt~ottetrano

che e' non e
pofsibile m)g)iorar!o.ll

morto ancora,che

al toccare della croce rifu~ciM; & la letizia di Santa Le

na; con la
maran)G,ha

de'circun~anti che
(tmg)noc-

chtanoad ador~ c.Ma fopra ogn'attra conCdcrazione

&d)ingegno&d) arte,e!oa'.)et-ed)pititoianotte,&

vnoAngeton )forto,ct)evenendoacapoaio]ngm
a

portare
))

H.gno
della vittoria a Go~anuno, che dor

me in vn' padiglione guardato da vn'camcriere & da

atcuni armati,o(cu)'an da)!e tenebre della notte,con la

~ena!uce{a.n!Iumina il padlglione, gli armati & tut-

ti i dtnto<ni,con grandifsima difcrezione.Percbe Pie-

trotaconofcEreint]ue~ao&Ut'ita)<~uantoimport'!o
imitare le cofe vere, & )o andarle Mgliendo

da'I
p) o-

plioJlche auendo egli fatto beni.G!mo,ha.dato cag!0-

Zx it
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ne a' moderni di
feguitarlo & di venire a'quel grado

fbmmo,doue fi veggono oggi le cofe. In quefta mede

fima iftoria., efprcHe egli
efDcacemente in vna batta-

gliagrandifstmala paura ,t'an)moflta ,!a deftrezzala

forza, gli
affetti &

g))
accident! eccellentemente con-

Cderati in colora che combattono,con vna
Rrage qui

fi incrcdibile di feriti,di cafcatt,& di moru.
Ne' quali

pet'auer
Pietro contraitatto in frefcol'armi che lu(Ira

no,merita giunamente lode grandifsima.Si corne e' tt

merita ancora per auer fatto nella altra faccia della
cap

pe!tadoueclafoga&ta
fommerGone d) Mancnzio~

vn'gruppo
di cauagti in ifcorto fi

marauigiiofamcn-

te condotti, che refpctto a
que'tempi fi poffono chia-

mare troppo begh & troppo eccellenti.Fece in queHt
medefima iHona vno mezo ignudo vefiito a la (araci-

na in fu vn' caual' fecco,molto bene ritrouato dt noto

mia,poco
nota nella etâ fna. Et meriio per que~a ope

ra che Luigi Bacci, da lui con Carlo & altri fuoi fra-

tel)i]& molti Aretini che fioriuano aU'ora nelle lettere

quiui intorno a la decollazione d'un' Re, tutti ritratti

di naturale, largaméte Io premiaffe;& di ener' poi fem

pre
& reuerito & amato in quella città che

egli aucua

t anto iUufirata. D[!etto{si molto co~ti di far modelli

di terra,& a
quelli

mctter
fopra de' panni mo)i),per ri

trarliconinSnitadi pieghe Fece nel Vefcouado di

detta citta vna Santa Maria Maddetena a fre~co, allato

ala porta
della

fagrefUa;&
nella Pieue vn San Bernar-

dinoinvnaco!onna,ch'etenutoco~beni~sima. Alla

compagnia
della Nunziata in detta citt~ fece il

fegno
da portare

a proce(sione~&
a Santa Maria delle grazie

fuor deiia tem,)n tefta ad vn chioflro, in vna fedia ti

rata in
profpetttiua,

vn San Donato Et in San Ber-

nardo a' Monaci di Monte Otiueto vna
figura

di

San Viincenzo in vna nicchia in alto inmuro, ch'e di
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grandifsimo
riheuo a tal cofa;che bellifsima da gli arte

6ci e n:imata. Dip'nfe
a Sargianoluogo de' Frati del

Zoccolo di San Francefco fuor d'Arezzo,vna cappel-

la,doue è vn CHR-tSTO nello orto che ora dl notte,

che belli fsiino fi tiene. Egh tu RudionGimo neit'arte,

&neMaproipemuaV!tHetatnto,chcnenunopiudtIui

fn mirabile nelle cote della eognizione di Eucitde &

tutti i miglior giri tirati ne corpi reg olari egli meglio,

ch' a!tro geometra
intefe:& i maggiori )um),che di tal

cofe ci fieno,ci fono di man fua.Perche MaeAro Luca

dj
Borgo frate di San Francefco che (bpra i

corpi re-

go!a) della
geometria fcriffe,fu fuio difcepolo & ve-

nendo in vecchiezza Pietro, che aueua
compoflo di

molti libri, Maeflro Luca facendoh
flampare tutti gli

vfurpo per fe n:eno corne gia
s'e detto di

~bpra;H corne

qucllo,a cui erano peruenuti nelle mani dopo la mor-

te di Maefiro Pietro. Lauorô ancora in Perugia mol-

te cofe,che per quella
citta ft veggono.

Fu
grad)~imo

compagno & amico di Lazaro Vafari
Aretino;il qua-

le
fempre

la fua maniera imito ) & bonifsimo mae~ro

fu tenuto di Sgme piccole. Furono difcepoli di Pie-

tt0 LORENTINO D'ANGELO
ARETINOilqua-

teimitandoqueHa maniera feceinArezxo
moltepit-

ture,& quelle che cominciate aueua Pietro a vttima

ne ridude: corne ancora nelchioftrodt Sjnta Maria

delle Grazie fuor di Arezzo vicino al SaDonato,che

Pietro vi lauoro,fon leftoriediSanDonatoda Lau*

rentinolauoratonfteico. Dipinfe in Santo Agofiino
& in San Francefco in Arezzo cappelle & per la citta

molt'operefimilmente, & fuori per il contado fece

moltifsime figure e per
aiulareia famiglia fua,che era in

quei tempi molto pouera. Dicefi,che fendo vicino &

Carnouale fitoi
Rg!iuo!i!opregauano, cheamazzaf-

te tl
porcoper e<Ït:rc coG çottume in que! paefe. Et no

Zz iii
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auendo Lorentino il modo to mute~auano que' ~n-

cinUt diccndOtVoinonauetcd.tnanpadre~comcfare-

mo a compoarei! il porco?Lorentino rifpondeua; qual

che Santo ci afutera.PercHe io replico p)u volte;& no

comparendo
)! modo, & pafÏjndo

la Ragione, pur
ft-

nalmente venne vn contadmo dala Pieue a quarto~
che ~ueua a (odistjre vn boto,d[ far

dipjgnere
la ima-

gine
dl San Martine ma non aueua a)rro che vn por-

co,))qua!eva)euacinque!ire.TrouoLorenlino,&g)i

d)He,che aueu.i a far quet~a opra,
& che a!tro anegna

mentonon aueuache'iporco'percheconuomnf!, ~)t

fece d )aucro,& egit
a cafa t] porco ne mena, dtccndo

atigt!uo)),che San Mjrttaoloaucuaaiumo. Fu [uo

dlcepolo
Vn PtERO DA CASTEL DELLA PIE-

v E che fece al
Borgo vnoarco'fbpM Santo AgoM-

no ;& diptoie
in Arezzo nelle monache dt Santa Catc

rina.vn Santo Vrbano Papa ,og~i ito per terra po'M-

far!achie(a.SimHnienteMuoc)cato L V C A siGNO

RELndaCortona,Uqua)pgrand)isimoono)'epiude

gli
altri

i gh
fece Furono le

pitture d) Maeftro Piètre

Borghcfet'~nno
MCCCCLvm.

D!Cet!,chepeFvrt

male di cattarro,che ~hvennedt etad'jnntt.x.acccc~

& 6no a g![ anni L x x x v t. femp) orbo viHe. Lafcio

Pietronci Borgo boniisimefaculta & café ch'e~)i

aueua edi6cate,!e quali perle parti Turono arfe, & di

~ruttei'jnno MDXXXVf. La morte fuado)femo)to

a' {no< cittadmi, che onoratamente )o
fepelirono nella

Pieue oggi
Vefcouado di quel la citta & mcritottto-

Jo<ia ghartef[ci,de'Im]gtior Geometrache~trouane

ne'tempi fuoi. Peril che
forfëhanno!efneprofpe[ti-

uepiù modernaman)era,&d)fegno&grazia,mig)t<~
ri de t'ahre Coftu) tt!

inueUigatore di molti mod) bre

ui:&reduHe a
tacthta.quantUt[e!ed)iTf)CuItadei)e co-

fe Gcomecnehe~ corne
apertamence puo

vedere pcp
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t~bri
delle fue compozioni,co~e)'uat)

!a
maggior par-'

te nc)!.(!ih!-cna del i ).Federigo
Dùca dt V)bino;t qua

li o)tra)a(amadeiL P)ttuï'a,hannoarrecatoaPtetro

nome tmmor[a!e.Per))che non epolmancato, chiio'

)tbbta onorato di
que~t

vert!

PIETRO DELLA FRANCESCA~

CfOW<°~< P~tOt-fMM<< ~fMM<'&

C~/f~ W~M t~f~ natura

Co~f~tMO/c mie /«nftMO~c/~M~.t

~M~' t~t M«/f&t:~7- de le M/f/~MC~

C~ le Mfff ~~«W~ ~O~C <<Mf<C~<,

~fMM~M f~f~O~ MMO/4ffO/? fMo-

FRA GI 0 VA N NI
DA FIESOLE PITTOR

FIORENTINO.

Ertamente chi !auora
opere ecdeda

fUche e tante; douen'ebbe
egli anco

M del contmouo enere ecdffta~ico

& ~nto:perche ft vede, che quando
elle fono operate da

perfone, che
po

co credino,& manco ~imino la eit

s'onc,fanno~pe(ïo caderein mente

appenudifbnefH&vogtteh~ctue.ondenafce!) b)aft-

mo deit'op) nel tLfbneOo & la Iode nc!]'artiHe)0, &

nella vh tu. Ma io non vo gia che alcuni ~ngannino,

interpretando il deuoto per go~ & i netto;cofne ~n

no certi,che vegg~ndo pttture douç ~)a vna
6gur~,o

di femmina o di giouane
vn pocop!uvaga,&piu ~e[!a
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& piu adorna, dordinano, le p!g!iano oegtu dicano f!t
bito per lafciue,Ne fi auueggano che non fb!o danna-

no il buon giudizio
del

pittore;
il

quale
tiene de' Santi

& Sante che fbn' ce!efti,& tanto
piu

belle dc!!a natura

mortale, quanto auanza il Cielo la terrena bellezza

dellopere noRre: ma ancora fcuoprono
l'animo loro

efïere in~etro & corrotro;cauando male, & voglie no

onette d) oue!)o
che fe è fufsino amatori della oneRa

corne in quel loro
zelo (ciocco voghon'mo(trare;eg!i

no ne auerebbono defiderio del Cielo, & laudedel

ibmmo )DDio,da'tquate perfet[t(stmo& bellifsimo

naiceognibeHexadeitecrcaturefue. VeramenteR)

Fra G'ouanni fannfs)mo,&femp!tcenc'~)0t co~umi

& qucRo
<bto faccia fegnio della bonta fua percioche

volendo vna matina
Papa

Nicolo V.dargti de~nare,(t

faceua confcienzia mangiar dela carne, fenza licenza

detpriore;nonpenfandoaHa autortridel PonteHcc.

Schifo tutte le azzioni del mondo; & pnra & fanta-

mente viuendo,fu de'poueri
tanto amtco,qt)anto pe-

so che l'anima fua aueiïe a eHere de) Cielo.
Egli tenne

del continue in efercizioitcorpooccupatoneUapit-

tura;ne mai voile lauorar' cofe altro chedi Santi. Po-

teneeiferxcco ,&nonfenecuro,anzidiceua!a vera

ricchezza efÏereU contentarft dt
poco.PoUette coman

dare a mo!ti)& io fchito;dtcendo eUere men fatica &

manco errore vbbtdirealtrut. Puoteaner
dignitàne

frati, & fuori; e' no le u:imo;dicendo la
maggior digni

t~ e cercar fuggire to inferno,& accotlar~ al Paradi~b.

Era vmanifsimo & molto fobrio;& caftamente viuen

do da i lacci del mondo li iciotfe vfando dire
~peHo;

che chi faceua o'jeft.aat'teaueuadibifbgnodi quiete,

& d) viuere fenza penne)'i,& d'attendere aU'an'ma; &

cht~aco~edicHRi!TO,con CHRiïTO debbe ftar

fempre. Dicef!, che non fu mai veduto in collera tra'

frati;
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~rat! che grandifsima cofa mi pare a credefc & che

fempre (bgghignando ~empiiccmcnte ammoniua gH
~mtci.Et con amoreuolczza a ogniuno,che ricercaua

opre da!!ui,diceua,che ne ~ace~e e~er contento il prio

re;& egli fempre farebbe coGj che gli foffe in piacere.

1 ~uoi rapionamenti erano vmHifsimi & bafsi & 1*0-

pre fue furono fempre tenute bellifsime,& eccellenti.

-Fu chiamato al fecolo Guido detto Guidolino;poi
ftate di San Marco di Fiorenza fit nominato Frate

GIouanni Angelico de'frati predicatori.CoRu) fu nel

le fue opere molto îaciie., & dcuoto. &in verc' G pua

dire,che i Santi non abbino aria piu modcita da Sand,

che quegli,che da effo furono lauorati.Fu cottui a[~e

colo pittore;& miniatore, & in San Marco di Fioren-

Za fono alcuni libri miniati di fua mano,& perche era

di confcienza,& quieto; per fodisfazzione dell'anima

fua n ridule ala religione, pef viuere piu oneflo con

-bonifsimo animod;
Ja~ciareD.tnondotntuttb&per

tutto. Lauoro in freico coîe anaij& in tauola fimilmé

te;& nella cappella dell~ Nunziata di Fiorenza
dipin-

fe l'armario dell'argcnterie,che in detta cappella ~ono~
& codufïejnHnito numero dtftot-ie di H~urine picco

jecon~bmmadi)igenza. A San Domenico da Fiefole

~noatcune~etauole, ma VHa Nunxiata ~al'a)tre,

cbenetiaprede))adetlo aftarchà~orie piccole di San

Domenico,& della Noftra donna,che dtfigenti~ime,
& bellifsime fono;cofi l'arco fopra la porta di eHa chie

fa. In Fiorenza fece a cosiMo DE MEDICI la

tauola dell'altar
maggiore di San Marco,&in rretco il

eapito)odtdettifiatijpagatodacosiMO.,&ioprao-

-gni porta nel chioftro meze fig.tire,& vn Crocinuo;e
itntutte te celle de frati vna floria del teAamentonuo-

uo per oafcuna. Fece in Santa Trinita nella ~agreHia
vna tauola d'un depoHo di CtoccjneHaquaIe Yï6 gran

AA
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diligenza & e delle piu belle co(c che raceue mai &

vna altra tauola a San Fracefco fuor della porta a San

Miniato, d'una Nunziata.InSanta Maria Nouera fe-

ce il cereo pafquale dtpintd di n:drie piccole & altri re

tiquieri co i rtcrie di rigure da tenere ~ul!'a)[at'e. Et In

Badiâ fopra vna porta de! chioRro,vn' San Benedetto

che accéna (ttenzio. Fece ancora a'Linaiuoli vna tauo

la,la quale nell'arte loro. Dipinfe aCortona vno ar-

chetto {bpra la porta della chiefa del conuéto ioro fi-

mUmëte la tauola della crue~a. Ad Ot uieto comincio

vn&vt))taco<:ertiprorettiri Duomo aiia cappcUa della

Madona;taqua)etupoi finita daLucadaCoftona.Fe-

ce medefimamete alla copagnia del Tempio in Fioren

zavnatauolad'un CHRi!TO
morto;&:neg]<Agno

11di Fiorenza vn Paradi<o,& vn* Interno di Hgure pic
cole. E in Santa Maria Nuoua al tramezo della chiefa

vede ancora vna tauola fi.)a. PerauefH taati lauori li

diuulgo perla Italia molto altamente la fama di
que-

~o maeftro') gtudicato da tutti non manco ~ahto che

eccellente:Auendo egh in confuetùdinedinonritoc

eare,oracconciare a!cuna fua dipintura ma iaiciarfe

fempre in quel modo che erano venute la prima volta

percredere(tecondocheeg]tdiceua)c!iecot!funeia
voionta di D i o.Dicono alcuni,che fra Giouanni noh

areb~e prefo i pétielli,fe prima non auefle fatto orazio

ne.No fece mai CrociilHo.che e' no n bagnane le gote
di lagrime.Onde certaméte fi conofce nelle attitudfnt

delle figure (ueh bonta del grande animo fuo nella re

ligion Chriftiana.Percio ienti la fama fua Papa Nicco

la V.& mandate per)ui,& a Roma
condotto)o,sh ré-

ce fare !a cappella de! palazzo, doue
il'Papa ode ia mcf

~a,con vn depofio di croce, & con iftone bellifsime di

SanLorenzo; doue ntraHe Papa Niccola di naturale.
'Fece ancora MU~MmecUa la tauola

dello altar mag-
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tiore,
con vha Nunziata, che dra ê locata a!!atpa!k

cappella grande a canto vn muro. Et la cappella del Sa

gramento
in palazzo pèr detto Papa, ruinata al tempo

di Papa Paulo IH. perdrixzarutlefcate;cofamott0

ecce!)ente nella maniera fua.Et perche a! Papa pareua

perfona
di fantifsima vita,gaieto & modet)o,& aue-

ua refpetto & amore alla Hjabonta vacando in quel

tempo
t'Arciuetcouado di Ftorënza, ordinô, ch~ Fra

Giouanni ne fuÛeinuefUto, parendog!t ch' egli piu

d'ogni ahrp dcgnone douefsi eiîere. Intendcndocio

il frate ~upplico a fua fanfita,che prouuedeffe d;uno al

tro;percioche egli non era buono a gpuernar*Popo]i:

MachepeUaR~ligioneaueuano vn'frate,amorcuole

de Potier~; il quale era pej~bna ~anta dotdfsima & di

grandifsimogouernoT. ilquale amaua egli quantote

Heno. Per il che fe
e'piaceHe

a fua Santita di darlo a

queftota!e,
!o riptiterc~bepropriamente, corne fe è

h.] iïe collocato nella ~citïa perfona fua. Il Papa fenten-

do q.ueâ0)gtt fece !a grazh }tb.etamente:& cofi fu fat-

to Arciuefcouo dtFiprenz~ Frate~Antoniodeno or-

dine de' Predtcatori, che da Papa AdfianoV I. tu poi
Canonizato neternpi noftri.Era Fra Giouanni tasto

continouo nella arte;che c'lauoro infinite co~,)e qua

!i G fono fmar.riiej& pu) e tuttauia,fe ne ritruoua quai
cunaindiuer~ luoghi.Amto fempre i pouen deje nje

fatichë,ne mai abbandono la Reiigione. Mori di anni

LXVHU.(n.et~Mc<;ccLV.
Etlafcio fu oi difcepoli

BEUczzo pj OR ENT'iNO, che imite rompre la R)a

maniera :zANOBt~STROZZ J~che fece quadri & ta-

uole per tutta Fiorenza per le cafe de' cittadini, & par
ticularmente vna tau~ola poUa oggi Bel tramez? di

SantaMariaNuôuaaUa.tQa a quella di fra Giouanni:

]GBN1MLE DA FAB~BRtANOj&parimcnteDOME-

Mïës<Dt ~ï.c.HEHNO,iI.qUaIeinSantoApoIin&
AA ii
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i'e6'cëIaMUô!ia!oattaredi San Z.anob! &nelcoh"

hentû degli Agnoli, vn'giudtzio con infinito numé-

ro didgure..Fn fcpolto Fra Giouanni d.i'<rauG]Ot

nella Minet'uadi Roma; lungo la entrata del ~anco~

6re{Ïoa!!a~gt'e(Ha,invnfepo!cro
di Marmotondo.

DôuefIvedeintag!mtOque~oepItaiÏ)o. r
#L'r) r t ;:¡ 'r r" r r

~KwA</?f/<<t<Mff<<MMfA'f«& r. r

~~MO~fMnfMOMKMC~f~J~TË~.tM:

~&cMM<fMf<o~'ff<<cxM~j<<AfMc<e~;

'f~McJo<<MK<MM~f~<'tAf<~f<e-
J' .t

11'

LAZARO VASÀ.:

RI ARETINO
l'

,j J. PITTOKE,
-j.

Vahtd <Mett! €CCÈ{s!uamenie Qu~
lunchc de'noftri artefici tl trouare

cheneUaarte da lui feguita, fia gia
Rato qualcunode'fuoi,chen'abbia

riportato & gloria & onore; chian-

ramenteme~odtmoRra la conten-

tezza che io fento in me, di auer tro

uatotra'mieipaHati, Lazaro Valan,p!ttor'tamo{b

ne'tempi Iuoi,&non fblamente nella fua pama;tna.in
tùtta Tofcana ancora.Et non certo fenza cagionejCo-
me bene crederrei moftrarlo, fe 10 potefïe liberamMe

( corne ho fatto dt tutti gti altri ) co<t fcriuere ancora

di lui. Mapcrcherctpettoa toefïereionatodel&nï.

gue &)o,Mcrederebbono forfe alcuni ché io 16 !oda<ïe

piu del douere, lafciando a parte t meriti fuot, &della

-<am!glta,d[rôiemp!ice
& nudamente quello chei<t
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rion poHb tacere
in maniera akuna;non volendo man

eare al vero.donde tutta pende !a ~oria.
Fu adunque

e

Lazare Vafari pittore Aretino, amicifsimo & do

60K)pagno
diPietro3eHa Francefca del

Borgo a San

Sepolcro, &
va~emoItoheUe cofe

piccole di
figure.

Et perche
molto s'ufaua nel fuo tempo dipignere le

barde de cauagH,Inj!m[tHsimi lauori fece Niccolo

PJccmino:onde fueagione périt guadagno, chêne

tralfe,di ritirare,in Arezzo vna parte de' fuoi 6ateiH,

che aile miflure de' vafi di terra attendendo, abitaua-

no aU'ora in Cortona. Eregli, efïendo~ innamorato

della pittura
& de! di&gnb giorno & nottè non reR~

uadifeguitare gli ~udidiqueMa.; Prefe~Ia maniera

diPIerrcf Borghefe,ch'epocoda queUaH conofceua

differente. Era perfona, che teneua
fempre ferma tt

imaginazione
a certe cofe naturaU corne fi vede in'

San Gimigniano in Arezzo nel tramezo di eua chiefaJ

~na cappellinajdoue
in ti-efco dtpinfe vn Crbcin~ïbjLr

No(h-a donna,San Giouanni,&taMadd.i!ena,!equa!t
fece piagenti appie

della Ci oce., con vna maniera Ë di

~poRa
c intenta al pianto che oltra che elle paiono &

viue&vere.eHe g)iacqui~arono& crédite &: nome

tra' fuoi cittadini. Lauorô ancora in Monte Pulciano

vnapredeHadingureptCCoIepotta
nella Pieue; & in

Ca~igMone Aretino viiatauola a'tempera in S. Frace

<cb,& molti altri lauori,i quali fono in cdt-pi di caûo-

ni di ngure piccole per !a citt~iua in varie cafa de cit-

tadini.Et in Firenzenetia parte G uélfa ri veggonoin
cora de le barde di fuo laupro. Era Lazaro perfona

piaceuole & motteggiera molto, & arguttfsima nel

modo del parlar ~uo &ancora che per d dettb & co-

modo fuo e' dei!e mo!to a' piaceri; non parti pero

ïnaidalavitaoneRa~Vifïeanni LXKii!. &ta~cio

GioR.G!oIuo6gliuo!o~!qua!eattefecontinouanien
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te alla antiguita de vaf! di terra Areti-ni,Egli ne! ttp&
che era in Arezzo M. Gentile Vrbioate Vcjfcouo Are

tino,ritroti'o i modi del colore & roHo & hero de* va<!

diterra, chennôattetnpddeLRe.Por&nnai veccht

Aretini iauorarono. Et eg!i,'chc!'adt!Rt'iofa perfbna

era, fece vaft grandirai torno d'a~ezzard~vn, braccio &

mézo:i quali m éafa di efïb fi veg~onô aacota,da qu<t
Iaandquidpei-con(eruaztone.nte!nutt.fD)€oho,chc
cercando in vn Juogo de' vaf~doue pen~auano.,chc gli

antiqui !auoranerO)Giorgio trouo in vn campo di ter

ra al ponte alla CaiciareHa.luogQ co<I chiamato fpttCt

la terra tre braccia tre archi deHe tb~nacjlantiche.& ai

tomo cercando vi tronLOt'ono~diq~e!!amiftura ya~t

rotti inr!niti,& de g)Hnten qu.tttro i,q-uali venc.niia

inAreZZOllMAGNIFICO LORENZO DE MEDI-

c t da Giorgio per introduzzione del Vefcouo gli eb

be Indono:i quali prefe,& turotM cagionedel princi-

pio della ferùitù~che co quetla. felicifsima cala poi fem

pretenne..Eg![!auarabenifiimodi rilie~o, corne ne

tannofede in cafa fua akuneteRedj~uo.Ebbecinque

Bg!iuoti mafchi,i quali tutti fecera to eferciziomede-

6nf~& tra gli altri arte~cibuoni furono L Az z AR o

& BBR.NAR.DO,chegiouinettoEQonaRoma)dife*

gnatore &pittore di vaG conte 6gure,& tenu.to mac
Aro molto buono.Et certo, che ~e la morte non to ra-

piua cofi toRo alla cafa nofira, perlo ingegno che def-

Hro & pronto 6 vide in lui, egli auerebbe crefciuto

grado & onore alla Patlia fua. Mon Lazzaro vecchio

neI
MCCCCLii. Et Giorgio l'annoixvtu.della~ua

eta fe ne pa~o ad vnahra vita nel M c c c CLv. Et â)ro

no fepolti amendue nella Pieue di Arezzo,appie de!!it

cappella loro di San Giorgio;doue in !a')de;di Lazze-

ro, furono da chi to amaua appiccati col tempo quent

Yer~I. i.'
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Randifsima comoditade arrecano !e

'lettere vniuerfalmente a tutttco!o-

to, che di ~uelic pighan' diletto Ma

molto maggiore la apportano elle

fenza alcuna comparazione a gli
(cution, a* pittori, & agU archttetti;

abbeUendo, & af!ota~)iando ( corne

~etanno ) le inueHziom ,!fhenatura!men[e natcono

in queti).
Itche e Vo'jmenre ta pjU v[])e &!a piu neccC-

fana cofa, che aduenir poflà
a

gh ingegni miraco)o<!

diquef~ia)Teftc!;OtuachetlgtudiztOT]onpuoefïere
molto perfetto in vna

per(bna,!a quale (abbia pur na-

tura~ atuo modo ) fia pnuaH
de to accidentale cio e

de la compagnia
delle buone teitere. Perche chi non

sa che nel fituare g)i edi6zii, bttbgna ~to~bHMmcnie

fchifarelagrauezza
de'~vent) peftifcri;ta infaiubrita.

della aria;] puzzi;
i vapori delle acque crude,& non fa

tutitere~ Chi non conofce che e' btfbgna con matura

confiderazione fapere,o fugire,
o

apprendere per fe fo

!o,cioçheGcercamettere tn
opra;fënzaaue)ea racco

mandarG alla mercc della a)truj teorica ? La
quale fepa

-raïadalapratica,)! plu
delle volte gtoua auai

poco:
Ma

quando elle fi abbattono per
a~uêtura a elfere in-
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ileme non
é cofa che piu f conuenga a!!itviH noOra,

Si perche Farte c6'imezode)ia fcienzia,diaentamoJto

piu perfetta, & piu ricca:<t perche gli fcritti.& i cot)<t-

gli de' dottt artenci, imnno it~fe moho maggiore erH-

cacia,&acquiftanf! maggior credito che le parole, o

le opère
di c.oloro, che non ïanno a!tM chc

il
{emplicc

c~ercizto, o bene ) o ma!e che efst iofaccmo.Che in vc

ro leggendo le tHone & le fauo)e,& intendendo)e vn*

capricciofo maeHro, megUora contmotramentc & fa

le :fne cofe con più bbhta, & con maggiore intelligen

zia,che non fanno gli illiterati. Et che
queflo

fia il ve-

ro~manite~amenreft vcde in Lëonbatiita Alberti Fio

rentino il quale per auere attefoaUa !ingua Latina:

& dato opera al!ajarchitettura alla pro'<pettiua~& at-

la p)ttut'a;ia<c<o iniotitbrifcrjtti in maniera; che per

nonenere~atorragttartertcimodernij chi!eabbia&

puto
di~endere con la fcrittura, ancora che infiniti ne

abbiamo auuti piu eccellenti di lui, nella pratica; e'fi

crede comunemenrc(ranta forza hanno
g!) tcritCt fubi

neiïabocche de
Dotti~cheegiiabbia auanzatotutit

coloro:che to auâzarono con l'operare. Et vede~! per

il vero quanto
a ]o accrefcere la fama & il nome che

fra tutte le cofe,gli fcritti fono & di maggiorforza &

di
maggior

vira Attefo che i hb) i agenoimëte vanno

pertutt0),&per.tu[to~acauiftan'fede;pur
cheena-

no veritieri,& ienza
menzogne:Per

il che
aua]unqu<

paefe puo conofcere il valore dello ingegno,& le belle

virtù dt altrui molto piu che per le ope) e manua!i,chc

rare volcepofion'mutarjftda que! JuogooHe e)!eton

pofle.
Non e marauigtia dunque fe piu che per le

ope

]-emanua!ieconoC:iutctper!e {critture,iIramo(bLeo

nebatiRa:i)qua)e nato nella Cittâ di Fiorenza,de la no

bilifsima tjm'gJia dcg)t Alberti,fè bene attefe a rar* o-

pere ;&
cerco il Mondo per mifurare le anticrut.t;Ntm

dimeno
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dimeno fu ancora moltopiu indinatoa !o fcriuerf,

che a !o operare.
Et fi corne negli fcntti&oi C cono-

~ce,ru molto litterato,bonifsimo ariirnetico & geome

trico & Serine de la architettura dieci hbri intingua

Latina,pubb]icati
da lui net M c c c c i x x x ï.& tradot

t! oggi m lingua Fiorêtina dal Reucrédo M. Cofimo

Barto!i,Propo~o
di San Giouanni di Fioreza. Serine

ancora de la pitturatre libri,pure LaHni,ogg] tradot-

ti in Imgua Tofcana da
M. Lodoulco Domenichi.

Fece vn'trattato di tirari, & di ordini da mifurare a!-

tezze ;i libri della vita ciuile, & alcuni altri libri amo-

rofi in profa & in verft:& RtH primo che tentaffe ri-

dun i verfi

vulgari,a

la mifura de'Latini, corne tive-

dein quellafua epiRota.

~~?<t~cr ~'?~w<< M~-«& ~Mt M<<M<&

~~C~f~'f~ M~<<MCMfC noi.

Ma nella pittura non fece
egt! opère grandi ne

molto belle; concio fia che
cjueltechenveggonodt

fuo che fon' pure pochifsime non hanno molta

perfezzione
Attefo che egli

era molto più dedito a

gtiAudu delle lettere; che a
qu egli degli eifercizii ma-

nuali;per eflère egli nato(come fi è detto ) di nobihfsi-

mo fangue.Fu lua opera quella che è in Fiorenza fu la

cofcia de]
pontea la can'aia in vna

piccola cippelletta

diNoftfadonna;chee è vno fcabello di altare dentroui

tre floriette con
profpettiue,

aÛai
meglio defcritte da

lui con Ja penna;che dipinte
co'!

penne)!o.Nei)a mede

fima dtta,in cafa PaHa Rucellai è vn ritratto dl fe me

de<imo{aitoa!a<pera:&vnat')uoiadi ~gureafîai~ra
dedtch<aro&(curo

Figuro ancora vna Vinegiain

profpcttiua & San Marco ma le
figure

che vi fono
furono codotte da altri maeftri Et e

quefta vna de le

tnighor' co& che fi
vegga di luo di pittura.

Intefe
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Vitruuiobent~!mo,& feceilmodello delle facoate,

di San Fracefco in Arimino al
Signore Sigj~modo Ma

tarera; che per cofa foda è vno de' più(amo(!tempidi

ha!ia:Ndaua~e {ono'itrattt di naturale il detto Si-

gnorCj&LcOHhatiRa.Et pcrandareaPadoua fono in

iu la Brenta alcuni
Temp!)

d)
pfetra

& inMantoua

motn di~egni di architettura, tutte cofe vfcite da lui.

Feceancoi'adiJegnamed di~-gno& modello di San-.

to Andrea di Mantoua:Et~in'che è non ~t t)nito,non

fi votte partn e d) quella città. RttO) nato poi a Fioren-

za,fece a Cofimo Rucciia) Il modello del Pa!azzo lo-

ro,nella ~-ada chiamata la
Vigna; & )a

loggia limilmé
te Ne' canti della quale fono alcuni archt non girati

perfettamente, per la difficultà della cantonata nel pi-

laftt o.Uquatc
errore fu caufato, da to auere condotto

lo edttizto fino a la
impofla degli archi,& s(o) xato dal

vano che e piccolo,non aucre auuto douediftenderd.

Ilche apertamente dimottra, che oltra la fcienzia,bifo

paa
auere grandifsima pratica,& buon'giud)zio:it.

quale
nientedimanco non Ë

puo fare, fe dt continouo

non adopera manuatmente Dtce~ancorachce'

diedeHd)(cgnode)]aca(ade'medeftmi, ne!toorto!o-

ro della V!a della
fcata.tacjua! cafa dicono che e lauora

ta con bonifïima graz<a,& con fbmma comod~a. At-

tnbui~ceft a LeonbatiRai)
d)fcgno della porta nella

facciata di Santa Maria NoucHa.Et della tnbuna della

chiefa de'Serni, nella citta dt Fiorenza fatta ad inflan-
zia del Marchefe di Mantoua,come JimoUrano J'armi

& le tmpreie
che vi fon'dentro. Fn Lconbatifla

per-

fona di molto lodeuoli co~umi amici~ima delle
per-

(bn€iitteratc& virtuose & che di continouo vfau.t

gran' corce~e, a chi le merftaua & a' <brefUcn mafsi-

tnanaentc,pureche artendefsinoaUavir[n:Ete~nc!o

~git
condotto in ctadeaOaibenc

matura, fene pafsô



Ï.EOMBATHTA ALBERT!.

BB ii

contente &tranqui!!o
a vita mtg!tore;tafctando ono-

rato nome di J~,& de~tderlo grMt(!imo
del fomigtiar-

!o a tutti coloro che dettauano di 6r6 eterni, per c~e-

re egli veramente Rato quale !o de~nue queflo

cpitaH~o.

LEONI BAPTtSTAE ALBERTO} YtTtUVtO

fL o RE NT lN 0,

~M iacrt &<CZfO leonem

J~MfM f&fC~M ~f NM~f~Mh

~<f~f)'MC~j(!t/t EfMt~MMtCM

Princeps ut ZfO/C/Kt~WM.

ANTONELLO

DA MESSINA

PITTORE.

Ontiderando meco medefimo le cK-

uer~equahta <ic'bcni~zit,& vtili fat

ti
a!!aarteckthp)ttura)perque!)i ec

cellentiingegni c!;e
ieguitanoaue.

~a~ecood~manifra giudtcoperje

torooperaxioni che ef)
ponfsio chia

mare veramente induRnoft & vaten

ti; Cercando egline del
continue acrcfcere in

ma

giore grado t'arte~nza penfare
a'

di~agii di & medeh-

mi o ad altra fpefa
ancora che

gagHarda

tanto atdena

inefstia vog):a
di inuefligare dapotere aggiugnere

nella
pittura, qualche

altra co~a, oltra la perfezzione
del

difegno,rnigliorato tanto da loro Et perche e' n&

adoperauano allora ta le Mno!e, & in ÎH le te)e, a~
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troco!onto,cheatempera,pre(one! MCCi.. da C!~

MABVE neHoftare con que' Greci, &
fecuitato da

.c t OTTO &dag)ia!trimaeRri<)no a quel tempo:De

riderauano ditrouar'meg!io,parendo!orocheemao.

cafsi a quello vna certamorbidexza,& Vnaviuacita,

che auefsiad areccare trouandolo piu fbrzaaldt~

gno,
&

piu vaghezza al colorito, & ancora maggiore

tacituà nello vnire i colori infieme, auendo
eglino.in

fino a
qui vfato il tratteggiare lopere

loro
per punM

folamente d) pennello. Ma benche molti auefsino <o-

6~icamente cerco di tal cofa non pcrù aueuano tro-

uato modi, ne con verniceiiquida,
ne con a!tra forte

di o!iime(co)ati nella tempera, corne prouo A)rnb

Raidouinett),& Pefet)o,&mo!t) a)ni,ne cofa che tor

nane!operac)iquct!abe!)ezza&bonta, ch'terano irt

tnaginati.0)tra
che vi mancana vn modo,che e'vole-

uanochetepitture
intauola pofsmo, corne quelle

che è faceuano in muro, !auare fenza anda) fene t) co-

!ore:& cheeUoeggefsino
ad

ogr;i percoHaneJma-

neggiar)e,come ptu volte nel ragunarci gli artefici in-

.nemeaueuanodtiputatodiqueftacofa. Era queflo
medefimo defiderio non ioiamFnte in 'Italia fra tutti

i piu
eteuati ingegni che efercitafsino t&pittura.ma an

Cora in Fr.tnoa,in Ifpagn!a, in Atamagnia & in a)ti'e

proninC)edouunque)'Ar[cv)neua in pregio.Auuen-
ne in

quefti temp) che efercitandofi in eHa in F iandra

Giouanni da Bruggia pittore mo!to Rimato in
que'

paenperlebuona pratica, che egliin quel mefliero

ftueua acquitta con le fatiche d<fuoi~udii,&con

la trequenteimaginazionechcdc) conttnuoaueuadt
arricchire Jarte de!

dipignere. Auuene dico métre che

e'cercauadi trouare diuerfe forti di co!ori,di)cttando

<!tbrte della archimia, & flillando continouamentc

o!ii per far vernice, & varie forte di cote, corne fuo!e
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aecadere alle
perfone <onHiche che auendo egli vn

giornoin
fra glialtri dipintovna tauola, durato in

queUa motte fatiche,& condottala con vna diligenza

ab fine che gti piaceua;te
volfe dare la ve)nice al Soie,

corne <)cottuma alle tauo!e:& cofi vernicata e iaHato-

la che il Sole la (ecaÛe, fu tanto violente quel caldo, o

che i) icgniame
futÏemat commenb,o pur che non {nf

fe Rasionato che ella G aperfe in H) le commettiture

dimjtalote. Laondevifto Giouannijtnocutnento

che g!: aucua fatto il caldo del Sole de!<bero che mai

più
11facetïe tal danno & recatoG non meno a noia la

vernicc, che i! lauorare a tempe)':), cominoo a
penfa-

re di trouare vn modo,dt~arevna fortc di vernice,

che (ccc ~He a )'ombra,{cnM mettere a!Sote le fue pittu

re,& coft ~perimentato
diuerfe cofe,& pure, & mefco

tate; alla fine trouo che lolio di feme di lino &
quello

delle nocttta ta.iti che ne prouo erano plu ~eccatiui dt

tutti gli altri, Q~e~i dunque
bolliti con altre fue mi-

~ure, gli ~ecero ]a vernice che
egli

Reno deMeram.

Et cod fatto fperimento oltre a quella, dt moite cofe,

vide che il mefcolare t colori con auc~e forti d'oli gli
daua vna tempera molto forte, che fecca non temeua

l'acqua altrimenti & inoltre accendeua il colore tan-

to ~)r[e,che gli recaua !u(tro da
per fe tcnzavernice~et:

que!)ochepiug)iparuemirab[!e
cra.che Hvniuame-

gtio
che la tempera infinitamentc.

R.a!)ecro{ïenedun-

que
Gtouant corne era

giu(to; & dato
prmcipio a met

tcre in opera i fuoi lauari, ne venne a condurrc
oggi

vna cofa,& domani vnaltra,di maniera che aJsicurato

Cde
)aefperienza,venneatjr opère magg)0) i.lequt-

M vedute<I&dag!i arterici de! H)o pacte edai rotefhe
ri furon molto !odate.Et ne fparfe per Fiandra, & pet

tta)<a,& per le altre parti del mondo,che egli reccaron

no vtile &tamdimmoruk; & mafsimamentedactu
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tniendeua !a nuoua inuenzione del colorito di G!ou5

ni.Perche vedendoie opère ïue:& non iapendoque!-
!o che egli n adoperatte; era coftretto non folamentea

lodarlo ma a celebrarlo quanto e poteua. Et tanto

ptu, quanto egli per vn tempo non volfe mai eflèr ve-

dutpiauorare;nein(egnarea neHunoarte6ce quel fe

greto. Ma poi che egli gia diuenuto vechio, ne fece

grazia
a

Ruggieri da Bruggia fno creato chela infe-

gnioadAune~uo difcepolo, & aghatincheiodiSi

gia nel Capitolo x x doue fi ragiono de'! colorire a

olio nelle cofe della pittuta;ancora che Giouanni la te

neHein pregio;MoI[i chefaceuano mercanzie in Fia-

dra dtdtuer&nazion!,madauan de t'opère fue per in-
cetta

adiuer~principi:iqna!i!eft:imoronmo)to,ftper
le Iode che gli dauano gli artefici ne! vederle, & mol-

to piu per la beHcZM di quella inuenzione,che Gioua

ni aueua trouato.Ne per queflo inltalia ~pote inueRï

gar ma fra i pittori che viaeuano allora, cltr olio o mi

ÛuraHfuneque!ia;ancora che ella aueflèin ïevnoo-

dore acuto che faceuano i colori & quelli olii metcoja

ti;che pareua pofsibile d'auerla a rinuenire Ma ne per

quefto n ntrouo, o rinuenne mai fino a che e* fu man-

dato da certi mercati Ftorentini che faceuano faccen-

de inNapoh.&ftauanoin Fiandra, al Re Alfonfo pri

mo,vna tauota con motte ngure~auorara a olio di ma

no di Giouanni che vedutota il Re fu dallui fomma-

mente lodata & tenuta cara,& per la bellezza delle n-

gurc,& per la nouitA di quella inuenzione d) colorito

ataqua)eopera concorfe tutto il Regno; per vedcre

que~a marauiglia.Era ftato a Roma molti anni a di~c-

gniare neUa tua
~anciu!!ezza Antoneiio da Me<sina il

quateeffendodi buonongegnio~ deflo & mottoac-

eortoin quel meftiero, aueua fatto bonifsimo pro~t-
tonel diiegno;& coït dimorando molti anni tH qa~L.
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!aclttaaueuaa~ui(totonome.
Ritirarot! dipoi in Pa-

lermo vi lauoro molti anni;&cofl rece in Meisinajua

patria;doueconfermôconloprecheeulfecclabuona
openione che

teneua il fuo paefedetiavinùchee~ape

ua cofiben dtpignere.Coftui capitando giorno per

f.)oibi(ognidaPatermoaNapoh,fen[ichea'iReAl-

fbn(b,era venutadt Fiandrala fopradett.H!iuo)jdt

mano di Gtonanntdi Bruggia;d)pint3 con oh) che (t

poteuahuare&che reggieua adognipercoffa~co~

eheneld~gnioperlamantcradi quel paefe
era buo-

na ;& per ta vaghezza
dd co!onto,benifs)ma & che il

Re ne teneua gran conto perla maniera di quel lauo-

rar.&dettdero fommamece potere vederla. Per ilche

menbmezi~condune ~naimenle a
quefta opéra ;&

pote
tanto tn lui la viuacita de' colori,& la bellezza &

Ynione di quello dipinto,che
tafoato da

patte ogni at.

tro negozio &pen(!e)'o,(ene
ando fino in Fiandra. Et

in Bruggia perL!t;nuto,prefe dtmefUchezxa grandifsi-

tna col detto Giouanni
a)quat

fece prefcn<e di molti

d)fegni
alla maniera It.t!ianj;&' altre fue cofe ta!mente

che per quefio, & per e(ÏerG)Ouanni {~ia vfcchio; no

fi eu) 0 che Antonello vedefte i'O) dine del fuo colori-

re a olio & cofl non Ci
parti egli di

quel luogo
fino a

cheebbe apprefo ccccUentcmenreque) cotort) e.come

egiimedeftmodeMeraua. Oramenrreche eg!ifLau.i
frj ci fi & il no di partirfi, Giouanni fi mon.& Anto-

n ello deGderoCo di torna) e in Italia pernuedere la fui

patria,ct perfare il paefe partecipe
d) ri comodoecvtile

fegreto fene ritornom quella, & capttato in Venezia

per ctTfere perfona
molto dedita a' place) i, & tutta ve-

nerea
piacëdoh quel modo di viuere;(I rifbiue abitare

in queHa:& vi fece molti quadri, coloriti nella manie-

ra a olio che egli di Fiandra
aueuaporiata; che fono

fparfi in mokc ea(c di que' Gcti!hHomiui;i quali per la
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nouitâ di quel lauoro furono Aimattafïai. SmHmen-

te fece altra forte di lauori, che furon madati in diuer-

it tuoght. Alla fine auendo egli quiui aquiftato fama,

gli fu fatto allogazione d'una tauola che andaua in

San Cauano parrochia di quella citta laquale tauola

fu da Antonello con ogni tnaInduHrIa&arte fenza

rifpiarmo di tempo Jauorata. & per la nouita di quel

colorire; &pet la bellezza delle figure; che e'n porto
afÏai bene ne) dif!egnio,commendata molto;& tenuta

in pregio ~randt(s)mo,&mo!to piu,per auerui eglico
dotto fi bel fegreto.Et coG gli fu fatto abilita & carez

ze grandifsimedai Senatomcntre che egli vi dimoro.

Era in quella citta allora de piu eccellenti pittori vno,

chiamato M. Domenico da Venezia,il quale fece ad~

Antonello in ne!)afuagiunca quelle carezze, & corte

~e,che maggiori u poHbn fare ad amico che fi ami:per
il che Antonello che non fi volfe laffar vincere dalle

cortefie da M.Domenico dopo non mo!tHMeG,g!i in-

fegnio il fecreto deL colorire a o!io del quale egli fu

molto contento &in Venezia per quello onorato

Ne vi ando troppo tempo che egli fu condotto a Fio

renza da qu egli che faceuano in Venezia le faccen-

de mercantih de' Portinari, per lauorare la cappella di

Santa Maria Nuoua,edificata da loro,come fi dira nel

la vita di Andrea del Callagnio,perche poi
M. Dome

nico la infegnio ad Andrea predetto,& egli a tutti di-

{cepoh fuoi,tanto che ella fi fparfe per tutta Italia. Ma

per
tornare ad Antonello che nmafe in Venezia, e' fe-

guito dopo lopera di San Cafïano, il tarmoiti ritratti

di naturale a piu per(bne:& digia gli era ftato allogato
dalla Signona per il palazzo alcune florie; da tauorar~

nella fala del loro connglio, !equa)t non vo!{bn mai da

reper prighi che ne facefsi vn Marchefe vecchio di

MantOUaaFRANCEïCO DI MONSIGNORE VE-

RONE E~



ANTONELLO&AMn~tNA.

ce

R o N E s E,che fu prouiuonato
da lui, & gli rece moite

opere in Mantoua;& lauoro ancoram Verona fua pa-

tria. Bene e vcro che Antonello non potette mettere.

tu opera q~eUe iflorie, ancora che e' ne aue~e fatto i

cartoni.Perche ammafadon dl vn mal d) punta, di eta

di Anni x x x x x. fe ne pafto a vita migliore. Et fbm-

tnamtnte fu onorato nelle e~equie da gli artefici del

mef~)ero;per il dono che aueua fatto loro, de la nuoua

maniera del colorire, corne te~)6ca qu e~o epitafKo~
D. 0. M.

ANTONIV! P!CTOR~ PR.AECiPVVM MESïA-

MAE SVAE ET S!CII.I'AB TOTIVï ORNAMEN-

TVM HAC HVMO CONTEGITVR. NON SO-

LVM SVIS PtCTVRIS, IN QyiBV~ SINGVLA-

RB ARTIFICIVM ET VENVSTAS FVIT, SED

ET <~VOD
COLORtBVS OLEO MISCENDIS

ÏPLENDOREM ET PERPETVITATEM PRIMVS S

ITALICAE PICTVRAE CONTVLIT; SVMMO

SEMPER ARTIFICVM STVDIO CELEBRATVS~

Rincrebbe queHa morte dl Antonello a molti fuoi

amici :& particularmente ad A N D R E A Riccm

scvt.'FORE che in Venezia nella corte del paiazzo
della Signoria aueua lauorato.di marmoledueftatuc

che fi veggono igniude di Adamo & Eua; che fbn te-

nute belle. Coflui non mancô di portarli afezzione &

<liiodarlo dopo la morte, come non aueua mancato

in vita dt lodarlo & di cetebrar!o q~Mo e'poteua.Ta-
le fù la fine di Antonello; al quale debbono certamëte

gli artefici noRritenere non mena oMigazionc de)i'a-
uere portato in Italia il modo del colol-ire a olio,che fi

abbia auere a Giouanni da Bruggia, che ne tu inuen-

tore in Fiandra auendo l'uno & i'altro beneficato &

amchito quefla arte. Perche rnedjante quefla inuen-

xione ~tbtio venuti di poi fi eccellenti gli artefici che:
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hanno potuto far quafi viue leloro figure; darnome

alle patrie, & onorare & ornare qualunche luogo egli
hanno voluto Laqua! cofa tanto piu debbe eGere in

pregio.,quanto
manco truomfcrmoreatcuno, che

queûa m.in<era di colorire anegm a gli antichi. Et ~e c

fi potefïe fapere che ella non ru~e (tata veram ente ap-

prefïb
di loro, auanzerebbe pure queflo fecolo le ec-

cellenzie dello antico in que~a perfezxione~ Ma per-
che fi come e non dice cofa che non Ha Aata detta,co

H forfe non ci e cofa.che non fia Hâta,me la paffero ïcn-

za altro difcor~b: & lodando ~bmmamente coloro chc

oltra la eccellenzia del difegno, aggiung ono fempre
alla arte qualcofa,attender6 aicriuerede~)i altri.

ALESSO BALDOVI
NETTI FIORENTINO

PITTORE.

A tanta forza h~otilta dell'arte della

pittura, che molti nobili fi ~on vifti

partireda le arti, dove arebbono po-
Utto frre in~nito numéro di ricchcz-

ze,ne gli a uiamenti,che hano, fe Yi a

ueffero voluto attendere & dalla vo

lonti tirati fi ~ono sforzati contra il

voler de padri loro, feguirel'appetito natura!e;tafcian

dol'acctdemaie.Ne di ricchezza fi fono curatt,dicen-

do la vera ricchezza efïere i frutti colti da l'albero del-

la virtù:i rami dellaquale fi fpandono in ogni luogo,&
facilmente doue fi camina fi portano:ne pofrono incen

dii,ruine,o ferro alla vh tu ~ar oftefa che inuero la &-

ma auanza i termini della morte. Conofccndo quefto
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AleHo Baldouinetti da propria votonta drato,abban.-

dono ta mercazta, che pcr fuccelsione faceuano i fuoi

per
efîere Hati quegli conferuatori delle faculta & del

grado, che dai nobili cittadini aueuano ~& Gstbtzo
onorare queg!'

ça ['ornamëto della pittura,,alla quale

tu mot[&amoreuo!e nei contraffare le cofe della natH

ra:come H puo vedere nelle cofe fue. Era Alelfo nella

fua fanciulezza molto inclinato alla pittura, di modo

che contra la volontl dei padre ilquale auerebbe vo-

luto, ch'alla mercanzia aueQc dato opera continuar

]avotfe;dicendoeg!t,chec~ueRa artcerala piueccel-

lente, & la piu onorata dt tutte l'altre manua!i; alle-

gando Fabio nohilifsimo Romano, & molti FUo&6

auerui dato opera La onde A!eHb perteuerando nel

fuo lodeuole proponimento inconuncio in Santa Ma

ria nuoua la cappella di San Gilio, cio e la faccia dinan

xi, & firnilniente la tauola & la cappella maggiore a'

Gian~giiazzi d~ Santa Trinita, con iflorie de! Tefla-

mentovecchio. Fu ddigenrUsimoneUe co~efue,oc

d'ogninunuztache !anatura~aceûe, era bonifsimo

imitatore.Ebbe la maniera vn"poco fecca & crudetta,
mafsimamente nepano],& dtJetto~i molto coan-aiïar

paen)& ritrahendotida'! viuo corne ftauanoappun-

to,imitaua i ponti,i fiumi,i fafs),erbc,!e frutte,le vie,.
i campi,le citta,te caftella,l'arcna,& ogni minJma pie-
tra;come fi vede in vna floria a frefco,& a ~eceo ntoc~

ca alla Nunziata di Fiorenza nel cortile dietro il mu-

T0,dou*e è dipinta la Nunziata; nellaquale fece vna na-

tiuitàdi CHE.HTO:&qmutm~eta[6ne,~nca;&

diligenza
in vna capanna, che numerar fi potrebbono

i 6U e i nodi della paglia.Vi contca~ce ancora vna rui.

na d'una cafa di piètre dal tëpo muffate, & dalla piog-

giaiogore & con~umate,con vna radice dt edera grof

&~ehc vna parte di quel muro ncu6pre,ne!!aquat&
CC it
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tmttoeo!tM'cdct ritto & del rouefoo de!!efog!tCCÔh

~tttgenxa &con pattenza.
Vt fono ritratti pa~on

ala

vtanza del paefe
& mi{e tempo infinno a contraffare

~na ferpe
checamina per ]! muro. Et médita eg!t certa

mente infini ta Iode, per !o amor che e porto
alla arte.

Dicef!che<*g!t ando tungamente
fofillicando intor-

n6 al Mufaico'Et che non enendone mai
pe) uenuto

a

<)ueHo
che e detideraua, gli capito a le mani vn'Tode

fco che andaua a Roma a le perdonanze: quale allog

giato&
intrattenutoda A]eno parecc~i giomi., gli

!ntt:gno!nteramenieitmodo& la regola del condur-

re quelta opera.
Di maniera che egli arditïmente li mi

Ïealauornredunu~ico & in San -Giouanni
ioprale

tre porte
di bronzo,fece da la banda di dentro

negli
ar

chiatcunIAn~ehchetengonotateftadt
CHMSTO.

P~r il che H aliogarono
i Confb)t della arte de merca-

tanti tutta la volta di quel tempio, fatta da Andrea

Taitt~che e' doucfÏe rinettarla &
puhrJa;

& racconcia.

re & rafléttare quanto
aueûe corrotto il tempo. Ilche

{eceAIe~Ïbinfu vno edifizio diJegname,fattodat

c E c c A architetto,tenuto il mig)iore che auef!e quel

fecolo
Infegnodmagtnenode'mufaicia

a Doineni-

Co Ghirlandaio, chc!o ritra(ïe
poi

accanto a~e neftb

neUa cappetia
de' Tornabuoni, doue è Cilouacchinci

cacciato del Tempio:&
e vn yecchio rafo con vn

cap

puccio!onomtefta.V)iïeanntLxxx.
&~comijenet

Ioipedaled)SanPautocona!cuneiueftcu!faŒtaca-

gione
d) eH~) ui accettato piu volentieri,fece portarui

vngran'caHone~douertnfediauerete~ro~dandone

la chiaue allo fpeda!ingo,
ma con patto che c'non do-

uene aprirfi S'a mai,{e non
dopo

la morte di efïb A)cf

Ib.Laauale
quando fu venuta,Ci aperfe il cafïbne:& vi

fi trouo dentro fblamente vn' libretto che infegnaua

fare le piètre
del muliuco & lo Oucco, & d modo det
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lauorare;vôlendo cosi'lnferire, che Ja rama & la vh t&

d)chioperaevntcfb)'o Fu'njodUcepotoiI GRAF-

FioNE Fi oRENTtNO,çhe~bpra!a porta deg!)ïn-

nocenti,feceaft'e~coilDio
P A D R concjueghAn-

geli che vi veggono ancora. Dicono che i)
Magn:-

6co LORENZo DE MEDtC! ragionando vn' di co'!

GtafRone che era vno ftran'ceruello, gli diHe, io vo-

lio far fare
di mufaico & di Aucchi tutti gli IpigoU

della cupola di dentro.A)<henfpondendo]iGM~)o-

ne,voinonciauetemae~n~rep)ico t.oRENzo,Noi

abbiamo tanti danari che noi ne faremo il Graffione

iubtMmente gh (bgg)unfe eh Lorenzo, i danarj non

fanno i maeRri,ma i maeftn fanno i danari. Era coftui

vna tantafHca & bizarra perfona;che non mangto mai

a tauola apparecchiahi d'altro che de' fogli de' cartoni

chee'taceua:&nondormnna!trotetto chemvncaC.

~one pieno di paglia fenza !enzno)a. Ma tornando ad

AkHoe' fini &l'arte & la vita nel M c c c CXL v 111.

Et fe bene per allora non fu onorato moIto.Non e pe-
ro mjncato dt poi chi gli abbta fatto quefto epitaffio.

ALEXIO BALDOVINETTO GENBRU ET AK-

t'IS NOBILITATE !NSIGNI:CVIVS NEQ~VB

INGENIOjNEC~VE FtCTVE.IÏ Q~yiCQ~AM PO

TEST ESSE ILLVÏTR.IYS. PROPINt~VI OPTI-

fE MBRITO PROPïNt~VO POS.



V EL LA N 0 PADO
VANO SCVLTORE.

Anto grande
eîa forza del contrat

re,che il
più

delle volte imitando be

ne la maniera dello imitato; ella G
ap

prende ~tattamente, che le cofe ap-

prefe,bene <pe(Ïb apparifcono per

quelle del macftro. corne fivede nel-

Je cofe clel Vellano da Padoua fcul-

tore,)!quate pofe tanto Audio in contralfàre la manie-

ra & il fare di Donato nellafcultura,& mafsimamen-

tene'bronzi:chee'rima{einPadouapat)'iafiia eredi-

tario della vinù di Donato corne ancor* oggi ne fan-

no fede le opère fue nel Santo;ne!!e qua!i,pctando inn~

niti che elle fiano opere di Donato, fe e non ne fono

auuertiti~tutto giorno reRano gabbati.Co~ui innam
mato delle grau' iodi che e fentiua dare a Donato fcul

tore Fiorentino, che all'oralauoraua inPadoua; &

dello vtile & comod'o che e' gli vedeui;moRrando(t

molto defiderofo nella fua giouanezza, di voler'veni-

re eccellente & tatnofb, fu acconcio con Donato pre.
dette a imparar'l'arte della fcultura & feguitando &
Iludiando continouaméte fotto tanto maeftro; confe-

gui finalmente lo intento fuo.Concio fia che auendo-

lo feruito & aiutato in tutta l'opera che e' fece in Pa-

dou a:occorrendo il ritorno di que)!o!a Fiorenza;men

to che il maef~ro gli !afciaue tutte le maûerizte, i dife-

cm~&
i modelli di quelle iRorie, che Haueuano a fare

di bronzointorno al coro del Santo di quella citta. Il

che fu cagione che dopo la partita di eïïo Donato,tut

ta l'opera fopra detta,tuïïe publicaméte allogata al Vel

hno,refbto nella fua patria,con grandifsimo nome &
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(ama.Feceeghaduncjuc tatteteiHorIe dibrdnM,che
fono ne! coro del San:u da la banda di ruori;Et infini-

ti credono le inuenzioni eiler venute da Donato co-

rne è!aiRona, QuandoS&nfbne
abbracciatahcoion-

na,rouinail tempio de' Fdi0ei;douc fi vedecon ordi-

ne venir giu i pezzi delle ruine, & la morte dttanto

popolo:&
in ottre,!admer~ta di tante attitudini di co

loro che muoiono, chi del ~aito,& chi de la paura il

chemarauigIiofamentetfprenettVeHano.Et ne!me-

def)molnogo
fono alcune cere & modetiidi<]ue~e

cofe; & alcuni câdcllieri di bronzo lanoratt da lui con

t(tone, & condotti-con vn~buon' garbo:De' quatt eb-

be Iode infinita.Conofcédofi in cotait operevno e~re

modeMenodivoiere arriuare a'Hegnodi Donatel-

lo.A'1 quale
nientedimanco non arriuo,per eneT~!

po-
(~o colui troppo alto, con vna artedi~Ct!)(sima Fu

bene ftimato & pregiato afi-ai & in Padoua& pertut

ta la Lombardia,& dalla Signoria di Vjncgia;<t perche

non aueuano auuti molto ecce)!eti artefici fino a'i ~uo

tempo;
Liancora perche nel fondere metajiipert*

tunghifsima pratica,va!eua vu' mondo.Accadde,enen

egli gia
diuenuto vecchio, che per la Signoriadt Vt-

negia fu fatto deliberazione cheett&ceHedi bronxo
la (tatua di Bartolomeo da Rergamo a cauallo;Et vol-

fero rare allogazione de'l Cauallo ad ANDREA 'del

VerrocchioFiorentino;&deIangura,aiVr!tano. La

onde non fapendo queflo Andrea,& auendo gia nni-

to il modello del Cauallo, corne intefc aueRa nuoua,

ne monto in tanta collera,& Gfatto f<egno,che paren
doli efière altro mae~ro come in erfetto era, ruppe le

gambe & il cello al modello & 6'acaHaiototutto, {e

ne torno a Floréza. Ma richiamato dalla Signoria che

~h dette tutto il lauoro, nuouamente torno a nnirlo.

De la Quai cofa prèle il VeUano tanto djfpiacere che
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fenza tnjug!6 a!cuno,fe ne torno a Paddua. Et ~e be-

nee'notifecequef~a; le altre opère qua~ infinite che

egli aueua fatte per la Lombardia,gli ieruirono pure
abaftanM adargUnonie&reputazione.EtHnaimcce
mondietactiannti.xxxxn FurcMto)ee(eqme~e

celebrate nei Sato;&: quiui onoratamëte ripofto il coc

po: & mantenuta apprefïo la fua memoria, per degno

& conueniente premio deUe fatiche durate da lat.,pcr

onorare & eialtare & fe medefimo & la fua citll chc

dHuiverameMepuôg!oriar<t.

FR A F IL IP P 0

MPPI P1TTOR

riORENTINO.
1

E gli huomini artentamente con~de

rafsino, di
quanta importanza fia n e

gti ingegnibuoni venire eccellenti.

& rari in quelle proteisioni che eUt

efercitano,farebbono certaméte piu

folleciti,& molto
piu frequenti & af

fidui nelle fatiche che fi patifcono

per imparare.
Percio che e'fi vede pur chiaramente,

tutti coloro che attédono alla virtù,nafcere ( corne
gli,

altri)ignudi & abbietti,& impararla ancora con gran-
difsimi ~)don & fatiche Ma corne c' fono conofciutt

pervir[uof!,acquiftart]mtempob)eui{simo,onorato

nome &ncchezxequanecceisiuedequa!i nietedtman

co giudtco
io nulla in comparazionc della fama, & di

quel refpetto
che hanno

!or' g!i huomini,no per a!tro

che percono&ergti virtuel & per vedergti adornati

&coImtdiqueUeC)mme fcienzie odatti, chea'po-

chi il
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chi il Ciellargo
deâina. Et tanta e

grande
la forza del-

la virtù, che ei!a trae i fauori & le cortège, di mano a

coloro,che nô le conobber' mai, & i virtuel non han

no pin V)H).
Ma die piu~ Se in vno che veramente fia

vir[uofb,ftritruouapurqua!che vizio,ancora che bia
~meuoie & brutto;!a virtù lo

riquopre tanto, che do-

ue in vn'altro non virtuoibjprauemente~dtftiiEebbe

& ne farebbe colui punito;non apparifce quaf) pecca-

to nel virtuofo.Et non folaméte non ne e
punito;

ma

tompa(sioneHo)men[e
(e !i coporta.PortandoIa~e~a

fiuftiziafcmpremai
vna certa quaftreuerenxiaaqua

lunche ombra dciia virtù. Laquale
oltra miHe altri ef-

fetti marau iglio6,muta la auarizia de' Pr incipi in libe

ra!ita; rompe gli odi,Qe)I'animo fotterra le inuidie ne

gtthuomini; &a)zadiquagiunn'in
cielo coloro che

perfamadiuegono
dt mortali immortaji come in

que

fie parti
moftro Fra Filippo

di Tomafb
Lippi, Carme

litano.ilquale
dicono che

nacque in Fiorenza, in vna

contrada detta
Ardighone,

fotto il canto alla Cuculia

dietro al conueM de' Frati Carme!itani:& perla mor-

te, di Tômafo fuo padre rc~o pouerotanctullino d'art

ni due fenza alcuna cuftodia, effendof! ancora morta

la madré non molto lontano al
fuopartoriiio.Rimafe

dunquecottuiin gouerno d'una Mona
Lapaccia fua

xia ibre)ta di Tomaïbjacjualc con
grandifsima calami

tilo aiienô in difagio grandi~imo.Et quando non
po

tctte pu :(b~entar!0) eHendo egli gia
di v n anni,

!o fece frate, nel (opradetto conuento del Carmine.

EraqueRotanoutto moltodef!:ro&; ingeniofo nelle
azzioni di mano ma nella erudizione delle lettere

groOo & male atto ad imparare o!tra che c'non vo!!e

appitcarui lo ingcgno mai ne auer)e mai per amiche.
l-o chiamo t! p)-)ore per to mcdefimo nome che aueua

quando
fi vcOt l'abito. Et perche nel nouiziato ognt
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gtorno~ i 1i'bri de frati che fh)diauano,~dHctMua im

bratta,re le carte di anegti, il priore gli diè comodid,

<:h'adipignereattendef[e. EraalloranelCarminola

cappella di Mafaceio da lui nuouamente dipinta )aquA

tepercio chebeHtfsimaera, pmceuamohoa FraFi-

Hppo,pero ogni gtorno per fuo diporto la &equenta-

ua:& quiui eterc'tandoddel cotinouoin compagnia

di mo!u giouani, che fempre vi dt&gnauano; di gran

iunga H altri auanzaua d) de~rezza & di iapere.D) ma

n'eracheeftteneua perfermo,cheed&ue~etare quai
che marau)g)iafa cofa,nel fine della vin!ita fua. Ma ne

gli anni acerbi,non che ne'matu ri, tante lodeuoli ope

re fece.,chc tu vn miracoto. Perche di li a poco tempo

lauoro di verde terra nel chioftro vicino alla
fagra di

Mafaccio alcune ftorie di chiaro {curo.& in molti luo

ehiinchiefain piu pareti in frefco dipinfe; & ogni

giorno
auanzando in meglio, auetM prefoia mano di

Mafaccio H;che le cofe fue (1fimili imitado face ua; che

molti diceuano lo (phito di Mafaccio effercentrato

ne! corpo di Fra Filippo. Fece in vn pilaftro in chie-

fa la figura di San Marziale

prenb
all'organo; laquale

gli arreco infinita fama; potendo ftare a paragone con

ie cofe,che Mafaccio aueua dipinte.Per il che tentito-

C lodar tanto per il grido d'ogniuno,animofamente <!

cauo l'abito d'eta d'ann! x v i ancora a chenegli ordini

facri fnfïe gia ordinato a Vangelo.Diche nulla curan-

do~ o poco,fi parti da la Religione. Et trouandofi nel

la Marca d'Ancona j dipo! tando~ vn giorno con certi

amici fnol in vna barchetta per mare, furono tutti in-

lieme dalle fuRe de Mori, che per quei luoghi fcorre-

uano,prefi & menati in Barbena efiendo ciafcuno di

loro condotto alla catena in feruitù j & tenuto fc!ua-

uo, doue flette con molto dUagio per x v m. Me6.

Ma aduennne vn giorno che auédo egli molto in pra.
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ticaiIpadronCjghvenne commodité & capncctodi

dipignerlo; per il che prefo
vn carbone fpento del fuo

co,con quello, tutto intero !o ritraue co' fuoi abiti in

doffo alla morefca in vn' muro hianco. Fu da gli altri

~chiaui detto quefto al padrone, perche a tutti vn mi-

racolopareua~non s'ufando il difegno ne la pttturain

quelle parti:& cio fu cagione di dargli premt0~& di !i

berarlo da la catena doue per tanto tempo era Rato te

nuto. Veramente gloria di quefta virtù grandifsima,
auere forza cou vno a cui ë conceduto per legge di po
ter condannare & punire;di far tutto il contrario, an-

zi d'indurlo a fargli carcxze,& a dargli liberté in cam-

bio di fupplicio & di morte. Lauorô con colori alcu-

ne cofe fegretamente al padron tuo che liberatolo f!-
curo aNapoli con premio portarlo fece:doue egli di-

pinfe al Re Alfonfo, all'ora Duca di Calauria vna ta-

uola a tempera nella cappeUade!caftet!o,doue oggi
Hà ]a guardia.Appreub gli venne volontl di ritornare

aFiorenza,doue dimoro alcuniMeS Et tauoro aHe

dorme di S.Ambruogio allo altar maggiore vna bel-
lijfsima tauola;laqua!e molto grato !o fece a c o s i Mo

DE MEDici, che per quctta cagione dtucnne fuo a-

micifsimo.Fece anco nel capnoto di Santa Croce vna

tauola taquat finita che fu,ne fece vnaltra che fu pofbt
nella cappella in cafa Medici & dentro vi fece la Nati-

uita di c HRi s T o,!auoro ancora per la moglie die o-

s IM o detto, vna tauola con lamedefima Nauuitj di

CHMST o, & San GiouanniBatiftapermenereaI-
l'ermo di Camaldoli a vna ce! de' romni fatta per di-

uozion fua,intitolata San Giouanni Bâtira, &a!cu-

ne~oriettechenmandaronoadonareper cosiM o,
a Papa Eugenio quarto Veniziano. Laondc Fra Fthp

pomo)ta grazia di quella opera acquise apprenb~

Papa.Dice~ch' era tantovenereo; chevedendo don-
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ne,che gli p!aceHero,~e
le poteua auere ogni rua tacul

tidonato le arebbe;& non potendo per
via di mezi,ri

tracndoleinpttturaco'i i ragionamenti la fiamma del

fuo amore mtiepidtua.Era
tanto perduto dietro a que

Aoappetito, cheatt'opereprefedatu~quandoerain

que~o vmore,poco
o nulla lauoraua. Onde vna volta

fra l'altre cosiMODE MEDiO taccedoii fare vna

opéra,
in cafa fnaîonnchiufe,perche R)0)) a perder té

po
non anda(ïe:ma egli natoci gia due giorm fpinto

dal furore amorofo, vna fera c6 vn paio dUbrbici tece

alcune tifte de lenzuoli del letto, & da vna ~ncftra ca-

latoG attefe permolti giorni
a* luoi piaceri. Onde non

to u'ouando.,& facendone c o s t Mo cercare, al Hne

pur
to ritorno al lauoro; & d'allora innanzl gli dlede !t

berta, ch'a ~uop)acereanda(Ïe, pen[)toa<Midauerto

per
!o

paflato riachiu(b;penfando alla
pazzia fua, & al

pericolo,
che poteua incorrere. Per Il che

fempre con

carezzcio tennedapoi:Etda!uinefu{eru!toconpiu

pre(tezza,dicendo.eg)),
che l'eccellenze de gli ingegni

rari fono forme ce!eiU.& non anni vetturin). Lauorô

vna tauola nella chiefa dt Santa Maria Primeranain

fu la piazza di Fiefole;dentroui vna Noftra donna an-

nunziata
dall'Anselo:nei)a quale

è vna
dtttgeziagran-

difsima,& nella
hgura dei)o Angeio

tata bcl!ezza,che

c'pareveramente coface)en:e.Fecea)!emonachedeHe

Murate due tauole, vna della Annuziata, po~a a!!o al

tar maggtOi e,t'a!tra
nella medefima chiefa a vno altare

détroui ftorie
dtS.Benede[to;&dtS.Eernardo&inp!t

lazzo della Stgnonadipmfetntauota vnaAnnuztat.t

fopra
vna pona, & ~mdmëte fece in derto

palazzo vn

San Bernardo fopra vn altra porta & nella
fagreflin di

S. Spinto
di Fiorenza vna tauola con vna Noftra don

na & ange!i
dattorno & Santi da

lato;opera rara, & da

queiU noftri maeRn ftata fempre tenuta in.grandiSt-
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maveneraz!one. In San Lorenzo alla
cappella de

gli

opérât
lauoro vna tauola con vn'altra Anunziata;& a

quella
della fru& vna, che non è finita. In Santo

Apo-

ftolo di detta citta in vna cappella dipinfe
in tauola al

cune figure intorno a vna NoH:ra donna:Et in Arez-

zo M. Carlo Marfhpintia
tauola della

cappella di

San Bernardo nc'monacidi Monte 0!<ueto,conla.

incoronazione dt Noftra donna & molti Sant) attor-

no mantenutjf! cofi frefca che pare fatta delle mani

dl Fra Filippo pure
a!

présente.
Doue dal

fopradetto

M. Carlo g!)
fu detto, che cg)i auuerttHe aMe mani,

che dipigneua,perche
molto le fue cofe n'erano biad-

mate. Péril che Frafihppo netdtptgneredaindiin

nanzi la
maggior pane o da

panni
o da aiu'a inuenzio

ne ncoperle per fuggire
e d

predetto
biaumo. Lauorô

in Ftorenza a))e Monache di Annalena vna tauola

d'un' Prefepio.Et
in Padoua fi veggono'ancora

di lui

alcune pitture. Mando.A Roma due Aorie~ dt
figu

re picciole
al Cardinal Barbo,le quali

erano molto ce

ceUentemente lauorate,& codotte con
diligenzia.Ec

certamente ch'
egli con

marauieUofa grazia lauoro~

&fintttfsimamen[evnt!ecofe fiie.,per tea~aJifem-

pre
da gh artefici in

prcg!o & da moderni maef~ri c

Hato con ~bmmatode c~!ebra[o; & ancora mcn-e che

Fecceilenzadi tante fue fatiche lavoracita del
tempo

terrtviue,{aradaogniieco!oauuto m venerazione~

SttrasfenaPrato,CafLeHovIcinoaFiorenza,doue

per parentelad'alcuni fuoi,che rimafti erano in
copa-

gnta dl FRA DIAMANTE DEL CARMtNO, ftato

compagno&noutZioinfieme, alcuni Met) dimoro

faccendo
opere in diuerfi

luoght
d)

quel
Ca~dio. Au

uennc- allora,che le monache dl Sanra Mar~henta gli

allogarono perlo a) tare della chiefa vna tauola; laqua

Ic~Ot
che

egti ebbbe conunctata, e(!cndo
ne! montre

DD iii
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fo, vide FraFittppovn di, vna
figliuola di Franeefco

But:icittadin'rt0i'ennno;!aqua!e o per ~rbanza,o

per
monaca farf! era quiui condotta. Fra Filippo da-

tod'occhio aUaLucrezia; che codera il nome della

tanciut!a,!aquate
aueua bellifsima grazia & aria tâto

opero con le monachc,che ottenne di farne vn ritrat-

to,per metterlo in vna figura
di NoOra donna per Fo

pra loro; la
quai

cofa con molta difficulta gli conceHe

ro.Et egli poi
fece tanto per

via di mezi & di
pratiche

che egli
futo la Lucrezia da le monache,vn giorno ap

punto, ch ella andaua a vedere moflrar la cintola di

Noftra donna; onorata
reliquia di quel Ca~e))o. Di

che le monache molto per tal cafo furono fu ergogna

te;& Francefco fuo
padrenon fù mai

piu allegro, te-

nendo~t per queilo vituperatifsimo,egli pur la riuole-

ua~& ella per paura mai non vi volfe andare Perche

molto delle qualita fue Innamoratof! Fra
Filippo

la in

grauido,
& ella a

tempo debitogli partori vn 6gliuol

mafchio, che fu chiamato Filippo egli ancora & fù

poi come il padre,molto eccellente & famofb
pittore.

In San Domenico di detto Prato fono due tauole &

vnaNoRra donna nella chiefa di San Fracefco ne! tra

mezo,ilquale leuandof), doue
prima

era
per non gua-

Rar)a,tagUarono
il muro,douc fu

d)pinto.& allaccia-

to!o con legni attorno,lo traportarono in vna parete
della chiefa doue u vede ancora oggi.Et nel

Ceppo di

Francefco di Marco, fopra vn pozzo in vn cortile e

vna tauoletta di man fua col ritratto di detto France-

fco di Marco autore & fondatore
di quella

cafa
pia;

Etnettapieuedi detto CafLetJo fece in vna tauohna

~bpra !a porta del naco falendo le ~cale~a morte di San

Bernardo, che toccando la bara molti
florpiati fana,

doue fono frati,che piangono il loro morte maeftro,

ch' cofa mirabUe a vedere le belle âne di teâe nella

j
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mcf~!z!a del pianto con artincio & naturale fimilitu-

dme contrafatte.Sonui alcuni panni di cocolle di frati

che hanno bellifsime pieghe, che meritano infinite to

d)pertobuondifegno,&co!orlto,compon)mento,
& pergrazta,&proporzione,chcindettaopra (tve-

de condotto dalla delicatifsima mano di Fra Filippo.

Gli fn allogato da gli operai della detta Pieue per aue

re vna gran
memoria di lui,la cappella dello altar mag

gioredi
detto luogo,doue moûro tanto del valor fuo

in ouefta opera,ch' ottra
la bonta,& i'art~Cjo di efïa~

vi fono panni & tefte mirabilifsime.Fecein quefto la-

uoro le figure maggiori del
viu<\doueintroduf!epoi

a gli altri artefici moderni il modo di dar grandezza at

la maniera d'oggi. Sonui alcune figure con
abb]g)ia-

menti in queltempo poco vfati doue cominooa dé-

pare gli animi delle genti a vtcu e di queUa~emplicita,

che plu tofto vecchia che antica fi puo nominare. Tn

quefto]auoro
fono le ftorie di Santo Stefano titolo

di detta Pieue, partite nella faccia dalla banda deHra~

che derrouf fece la dtfputazione~apidazione & mor

te di detto protomartire, Nella facciadel <]ua!e.,dHpn
tante contra i Giudei, dimo~ro tato zelo & tanto fer

uore, che egli ë cofa dii~)ci)é ad imaginarlo, non che

ad e{pnmer!o.& ne' vo)ti & nelle varie attitudini di eC

nGtudei,I'od)o, JoSegno&Ia collera,del veder~

vinto da lui. Si conte ptu apertamente ancora fece ap-

parire la beH.iaIità & la rabbia in coloro che io vccido

no con le pietre, auendoleaitenate ch) grandi &cht

piccole,con vno ftrignere di denti on'ibi!c,& con ge-
Ri tutti crudeli & tutti rabbiod. Et nientedimeno in-

fra ferribile auatfo,SantO Stefano ncurifsimo,& co't

vifo leuato al Celo,fi dimoftra con grandifsima carita

& feruore fupplicare toeterno Padre per quegli
itefsi che lo vcc.ideuano.ConMerazioni certo belli~t
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me,& da far conofcerc altrui, quanto vagIia la înuen-

zione del fapere efprimere gli affetti nclie pitture Il

che fi bene ofleruo coflui che in coloro che fotterra-

no Santo Stefano, fece attitudini fi dolenti & alcune

tefte fi afîlitte & dirotte al
pianto

che e' non è appena

pofsibile
di

guardarle,fenza
cômuouerfi. Da l'altra ba

da fece Ja Narimtà, la predica,il battefimo la cena d'E

rode,& la decollazione di San Giouanni Batifta:Do-

uenellafacciadi lui predicante,fi conofceil diuino

fpirito:&nelleuirbecheafcoltano,i

diuerfimouimen

tij& allegn & afflitti,finel!e donnecome
negli huomi

ni, aftratti & fofpefi tutti negli ammaeRraméti di San'

Giouanni. Nelbattefimo fi i iconofce la bellezza & la

bontà;& nella Cena di Erode, la Maeftà del conuito,

la deftrezza di Erodiana,lo flupore de'conuitaci,& Io

attrifiamento fuori di maniera nel prefèntarfi
la tefta

tagliata,dentroalbacino. Veggonfi intorno al conui-

to infinite figm-e con molto belle attitudini, & ben*

condotte & di panni,& di arie di vifi^tra1 quali thraù

iè a lo fpecchio
(e flelfo veflito di nero,in abito- da Pre

lato,& il fuo d^ifcepolo fra Diamante. Et in vero,que

fia opera
fu la

piu eccellente di tutte le cofe fue, Gper

le confiderazioni dette di fopra, & fi
per

auer fatto le

figure alquanto maggiori
che il viuo. Uche dette ani-

mo aclu venne
dopolui

di
ringrandire

la maniera

Futintoperlefije buonequalità ftimato,cKe moite

cofe, che di biafimo erano alla vita fua., furono rico-

perte,
mediante il

grado
di tanta virtù. Dicefi che

Mefler iVlleiTandro degli AlefTandn allora caualiere,

domeftico & amico fuo, gli fece perin villa fare
per la

fùa chiefaaVincigliatanel poggio di Fiefble vna<ta-

uola con vn Santo Lorenzo, & altri fanti nellaquale
ritraffe lui & due fuoi figliuoli. Era molto amico dcl-

le perfone allègre, &fèmpre lietamente
viffe. A fra

PIAMANTE
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DIAMANTE fece imparare l'arte délia pittura,ilqua-

le nel Cirmino di Prato lauoro moite
pitture; & délia

maniera fua imitandola aflai fi fece
onore;perche

e' vé

ne a ottima perfezzione;ftefèco
in fua

giouétu
s AN-

DRO BOTICELLO; PISELLO, iacopq del

sellai o Fiorentino;che in San Friano fece due ta-

uolc & voa nel Carmin o,lauorata a
tempera,& infini

ti altri maeftri^a i
cpali fempre con amoreuolezza in-

fegnô l'arte De le fà riche fue onoratamente viflfe &

ftraordinariamente fpefe3mafsime nelle cofe d'amore;

dellequali del contmuo,mentre che vide fino a la mor

tefîdiletto.Fu richieftoperviadicosiM o de ME-

DicidallacomunitàdiSpoleti,perfarela cappella
nel

la. chiefa principale
délia Noftra donna, laquale

lauo-

rando infieme con fra Diamante condufle a boni/si»

mo termine;& délie cofe fue,ch" egli fece,6c delle bel-

le,tenuta labellifsiniarmainteruenendola morte fua

da lui non fu finita Percioche dicono,che fendo egli

tamo-indinato a
quefte fuoi beati

amori,alcuniparen

ti della donna da lui amata lo fecero auuelenare. Finl

il cc«rfb délia vita.fuaFraFilippodietàd'anni lxvii.

nel M c ce c x x x vi i i. &a fia Diamante lafcio in
go>-

uerno per teftaméto Filippo fuo figliuolo, ilquale fan

ciullo didiecianni imparando Farte da fra Diamante

feco iè ne torno a Florenza; & portofene Fra diaman-

te c c c.ducati, che per l'opera fatta fi reflauano ad aue

re da le comunità de
quali comperati alcuni beni per

fe proprio, poca parte fece al ftnciullo Fu acconcio

Filippo con Sandro Botticello, tenuto allora maeftro

bomfsimo. Et il vecchio fu fotterrato in
vii'fepolci-o

di marmo roflb & bianco,fatto porre
da

gli Spoletinii,
nella chiefa che

e'dipigneua. Dolfe la morte fiia amol

tiamici &acosiMo DE
med ici, &particularmë

te a Papa Eugenio; ilquale in vita fua volfe difpenlàc-

EE

a
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lo, che
poteïfeauere per donna légitima la Lucrezt'a

di Francefco Buci; laquale per potere far
di fe & d ;\o

appetito fuo come parcffè
non fi volfe curare d'aue-

re. Mentre che Sifto 1 1 1 1. viueua lorenzo de

Hed ic i fattoambafciacoreda'Fioiérini,feceIavia di

Spoleti, per chicdere a quella comunità il corpo
di fra

Fdippo,pcr
metterlo in Santa Maria del Fiore in Fio-

rcnza:m.i gli fu rifpofto da loro, che efsi aueuano care

ftiad'ornamento3& maftimamcce d'ijuotnini eccellen

ti:percheperonorarfiglieldomandaronoingrazia;a-
uendoinFiorenzainfiniti huomini

famofi,&quafîdi

fùperchio;chc c'voleffe fare fenza quefto & cofi non

lo ebbe altrimenti Bene vero che dehberatofî poi di

onorarlo in quel miglior modoch'èpoteua,
tnando

Filippino
fuo

figliuolo aRoma a'1 Cardinale di
Napo

li per fargli vna cappella Ilquale padàndo da Spoleti,

per commifsione ai Lorenzo fece fargli vna fepoltura
ai marmo fotto

l'organo fopra la
fàgreltia j doue fpefe

céto ducati d'oro;i quali page Nofi-i Tornabuoni ma-

ftro del banco de Medici; & da M.
Agnolo

Poliziano

gli fece fare il
prefente epigramma, intagliato in detta

fepoltura di lettere antiche.

CoacUtus htc
ego Jûm pt£iurtefamtt Philippm

Nulli nora
me£

es~iyraha
mira mantss

Artifices patui dgiiis
animare colores;

SperattUjKe Anmmsfaîlere ttocedm.

JpfàmeKfttifmit nttturœ
expreffkfyrurk;

Mequefû'tsfafiit eji anibits ejfepavem.

Mdrmorco Tumuh Medices Laurenttus hic me

con&dit.ante bumili puincre tcSlus eram.



EE ii.

PAVLO ROMANO

ET MAESTRO MINO

SCVLTORI.

Gli pure vna temeraria profùnzio-

ne anzi vna grande & matta pazzia,

quelladi coloro; che per gara moite

volte fi mettono a volere eflere fiipe
riori a quegli,che

ne fanno piu di lo-

ro & con i fludio maggiore fi fono

affaticati nelle virtu:Oue quefti per-

uerfi dalla mala natura fpinti;& tirati
da odio, fenzari

fpetto o fi-eno di vergognainanziatutti voglionoef

fere i piu ftimati.Et Ci lafciano vfcire di bocca certe pa

role,che moke volte fanno lor danno. Perche gonfia-

ti da i veleni & dalle oftinazioni, ch' hanno concetto

in loro,{I danno ad intendere, &facilmente fi credo-

no fenzaalcuna confiderazione ( tutto che in parte e'

conofchino l'errorloro dentro a fe fiefsi ) con la vam-

pa delle parole ricoprire la ignoranzia loro;& abbatte

re o fotterare quegli altri che humili, & di piu fapere-

operando con le fatiche loro,poueramente,leguitano
l'ormedella vera virtù.Etfe quefto non fêgue fempre

egli aduiene pure fpeflb che infiniti credona alla ciur

ma délie loro parole

Et molte cofe

per quefta

via fb-

no allogate loro;lequali corne cattun& aimal'afnimo

che fonoconducono fino a vna certa fine &trouatofi

al di fotto delle opère per la imperfèzzione; le guafta-

n»,& di
cjuepaefi fi fuggono j attribuendo cio alla al-

tezza dello
ingcgno, alla fantafticheria dell'arte,o all'a

uaritiade
principi o a qualche altra nuoua

ftiaguraLa onde col
tempo fèuoprono poilaragiadel (àperlo>
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ra nelle arti:corne fèoperfe di fe maeilro Mino fculto

re.Il
quale fu tanto profontuofo,

che oltra il farfuo,

con le parole alzauatanto le proprie fatiche
per le lo-

de;chenelfarfiallogazioned.i Pio fecondo pontefice

a Paulo fculror Romano d'una
figura egli tanto

per

inuidia lo ftimolo & infeflollo, che Paulo,il quale era

buona & vmtlifsima perfona
fu sforzato a nfeotirli

LaondeMinosbuffando con Paulo voleua giuocare

mille ducati,a fare vna figura con eflo lui Et queflo
con grandifsima profunzione & audaciadtceua;cono

feendo egli la natura di Paulo, che non voleua fâftidi;

non credcndoeglijchetalpartitoaccettafle.Ma Paulo

accettà l'intiito 11& Mino mezo pentito,folo per ono-

re fuo cento ducati giuocô. Fatta la
figura fu dato a

Paulo il vanto,come raro, & eccellente ch' egli cra:&

Minofufcorto perquella perfona neU'arte, chepiu
con le

parole,che con l'opre valeua. Sono di mano di

Mino a Monte Caftino,luogo de monaci neri nel Re-

gno
di Napoli alcunelèpolture & in Napoli alcune

cofèdimarmo InRomail San Piero &San Paolo,

che fono a pie delle fcale di San Pietro, & in San Pie-

tro la fepoltura di Papa Paulo II. Et la figura che

fece Paulo concorrenza di Mino, fuil il San Paulo,

ch' all'entrara de] ponte
Santo

Angelo fu vn bafamen-

to di marmo fi vede il quale molto tempo ftette in-

anzi alla cappella
diSifto I III. non conofciuto Au-

uennepoi,che
clémente vtr.

Pontefice vnçior

nodiede d'occhio

quefta

figura, & per effêre
egli

di tali eflfercizii intendente & giudiciofô gli piac-

que molto.
Péril che egli deliberôdi far fare vn San

Pietro delli grandezza meJefima Et infieme alla en-

trata di ponte Santo
Angelo doue erano dedicate a

quefti Apofloli
due

cappellette di manno,leuar quel-
le cheinnpediuano

la vifla alcafteJlo,& jnetterui que-
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ftedueftatue. Il medefimo Paulo fece vna ftatua di

armato a cauallo, che oggi Ci
vede in terra in San Pie-

tro,vicino alla cappella
di Santo Andrea Ottenu-

ta che egli
cbbe quefta vittoria, fu tenuto poi fèmprc

in pregio
& in venerazione grandifsima in vita & in

morte.Ma egli
che gli piaceua

far
poco & bene

fèpara

tofi dale faccende, firidufle ad vna vita fôlitana&

tjuieta.
Nella quale,condottofigiaalaetàdiL vu.

anni in Roma fua patria
fi mon Et onoratamente fu

ftpellito;Meritandone
co'l

tempo quefto epigramma.

Romantafech de marmore Pautas ^4morem;

isitcjue
arcum adiuuxit

cumpharetra &*facihtt$.

iUo peididerat Venus aurea
tempore natum, }

Qfumfides quwens liyuerat illa Poli.

Hoc optts(ut Romain diuerteyat)d[piat cttquc

G<tudet;fè ntttum
çomperijjjè put ans

Seipropnwfenjtt wmfngida, marmom,clttmat

~4n ne hmmumpofJïmtfallercfriEltt Deos ?2

tu cveato di Paulo i ancristoforo
Romano,

che
dopo

lui riufci valente fcultore.
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CIA ARCHITETTO

FIORENTINO.

Hi di fe rende al Mondo buon' con

to per le cofe che è lafcia di archi-

tettura,beneintefe, & meglio con-

dotte merita certo Iode infinita;&

veramente non fenza giufta cagio-
ne. Conciofia chepiiidegna5&di

maggior pregio fi debbe fempre te-

ncre quclla arte; che porta a gli huomini vniuerfàlmé

te comodo & vtile fopra l'altre De lequali fe bene io

non debbo,nè voglio difputare
o difcorrere; non in-

tendo pero tacermi,che la Architettura non folamen-

te è vtile & comoda alla vita vmana:Mafbmmamen-

teneceiraria. Condorîa che fenza efla,non vo'dire i

Palazzi,le Fortezze, le Cictà,le Macchine,iTirari;ma

le femphci
abitazioni che ci difendono da

gli incomo

di;&la Agricultura
ftefl'a che ci manticne la vita,o no

farebbono in modo alcuno; o Ci fattamente difordina-

te,che poco profitto fe ne trarrebbe. Per la
qual coiâ,

chi diuiene in quella fârnolb debbe meritamente fra

tutti Ii Artcfîaauer luogo&prt-giograndifsimo; Se

corne loebbe ne' tempifuoi chimenti camicia,

che in Vnglierîa,perquefl:a virtù,meritô eflère molto

ftimato da
quel Re;& onoratifsimamente riconofciu-

to. I principii
di collui interamente ci fono afeofti 8c

dalapatriainfiiori che fu Fiorenza non fàppiano di
lui dire altro.fè non che a fèruiziodel Redi Vnghe-
ria, egli fece Palazzi, Giardini, Fontane, Tempii &

muragliegrandifsime
di fortezze.con intagli & orna-
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menti di palchi molto garbati Che furono condotti

dl

poiperlemanidiBACCio

CELLIN i,con bêliez

za & grazia infinita Dopo le ejuali cofe Chimenti co

me amoreuole délia fila patria,fe ne torno a Fiorenza;

Et B Ac c i o fi refto in Vngheria;faccendo lauorare in

Fiorenza iberto unaivolo pittore Fiorctino

alcune Tauole lequali condotte in Vngheria furono

tenute cofa bellifsima -.Etneacquiflo apprefroquel
Re grandifsimo nome berto predetto, Il qu aie nel-

lacittàdi Fiorézapatna fua lauoro ancora per le cafe

de'cittadini alcuni Tondi di Noftra Donna, molto

lodati da chi gli vide.Ma non contentandofi la Fortu-

na, che c' paf iafle piu là con l'arte, di x v 111. anni ce lo

rapî.
Chimenti vh' altra volta ritornato nella Vnghe-

ria,non dimoro molto tempo in quella Perche andâ-

do su pe'l Danubio a dar'difêgni per le Mulina, prefe

perlaftracchezza
vna infermità che in Weuiftimi

giorni
lo condufle ad vn'altra vita. Le operedi queftt

maeftri furono circa il mcccclx x.Quando ancora

fu appreflb di Papa Sifto IIII.baccio pinteili

Fiorentino, il quale per lo ingegnio fuo nella aixhiteC

tura mérité che il
predettoPapa in ogm fuaimprefà fè

ne fêniilTe.Coftui dunque fabrico Santa Maria dcl Po

polo,la libreria di Palazzo,lo Spedale di Santo-Spirito
in Safsia Et con tutta quella magnificenzia che è po-

tè,fi sforzô onoratamcnte feruire il Papa. Fece Ponte

Sifto in fu il Tenere & la cappella in Palazzo detta di

Sifto, con tutte quelle chiefe cherinouô il detto Papa
nel Giubileo. Et aflfcrmano alcuni che è fece ancora il

modello della chiefa di Santo Agofiinodi Roma Ma

che e' fi mori auanti che efla chiefa fuflè finita Ma ri-

tornado al Camicia egh ha poi auuto col tempo que-
fio epitaffio.
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Stdgni^qmdotti^ Terme, & Coîifii

Chefuron il VetruwofepoUwn

Nellafama qmggm I?«rchitettvra

viueperme nelle apre; lo per lei.

ANDREA DAL CA-
STAGNO DI MVGELLO

PITTORE.

Vanto fia biafimeuoie in vna perfb-

na eccellente il vizio della inuidia;
che in nefliino douerrebbe allogiarfî

mai;&jn oltre
quanto fcelerata&

orribil cofa il cercare fbtto fpezie

d'una(îmulataamicizia,rpegnerein
altri non folamente la fama

a &la glo-

iia;mala vita uellâi Non credo 10 certamente che ben

lia pofsibile efprimerfi
con le

parole vincendo la fcele

ratezza del fatto ogni virtù & forza di
lingua ancora

che eloquente.Per
il che fenza altrimenti diftendermi

iiïquefto difcorfb, dira folo che nèfi fatu alberga fpi-

rito nondiroinumano &fei-o3ma crudele in tutto&

diabolico.Tanto lontano da
ogni virtù, che non fola-

mente nonfbnopiu
huomini ma ne animali ancora

generofi,o degni di viuere. Concio fia che quanto la

emulazione & la concorrenzia che virtuofjméteope

rando cerca vincere, & fouerchiare i da piu di fe, per

acquiftarfi glona& onore;è cofa lodeuole, & da efïè-

re tenuta in
pregio

corne neceflana ed ,vtile al Mon-

do:tanto per lo oppofito,& molto piu,merita
biafimo

& vituperio:
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FE

& vituperioda lceleratîfiima iniiidi3,che non {ôppor-

tandoonore, o pregioin attrui r fidifpone a priuar'di

vita,chi ella non puô fpoliare de la gloria Corne fece

lofciaurato Andrea de'l Caftagno.La pittura &dife-

gno del qualc fu
per il

uero eccellente & grande; Ma

molto maggiore il racore & la inuidia, che e'portaua

aglialtri pittori; Di maniera che cô le tenebre del pec
cato {btterro & nafcofè in tutto ogni fplendor della

fua virtù. Coftui per eflfer nato in vna piccola villetta

non molto lung hi a la
Scarperia

di Mugello contado

di Firenze,comunemente detta il Caflagno;fe la
pre-

Ceper fuo cognome,quâdo vennea ftare in Fiorenza,
Ilche fiiccefle in quefta maniera. Eflendo egli nella pri
ma fua fancittllezza rimafo fenza Padre,fu raccolto da

vn' fuo zio,che lo téne molti anni a guardare gli armé

ti,pervederlo pronto &fuegliato & tanto rerribilej

che e' fapeua far riguardare non folamente le fùebe-

ftiuole ma
le pagure

& ogni altra cofa, che atteneflè

al fuointerefle.Continouando adunquein taleefèrci

ïio,aduenne che fuggendo vn'giorno la pioggia,fi ab.

batte a cafo in vn' luogo, doue vno di quefti dipinto-
ri di contado, che lauorano a poco pregio;dipigneua
vn' Tabernacolo d'un' Contadino5non perô di molto

momento.Andrea che mai più non aueua veduta vna

fimil' cofa;affalito da vna {ûbita marauiglia, comincio

attentifsimamente a guardare &confiderare la manie

ra di tale lauoro: Et gli venne fubito vn' defiderio gra.

difsimo, & vnavogliafi fpafimata&anidadiquella
arte;che fenza mettere piu tempo in mezo comincio

per le mura & fii perle piètre co"carboni,o co la pun
ta del coltello a fgraffiare & a difegnare animali & fi-

gure Cifattamente; che e' moueua gran' marauiglia in

thi le vcdeua Cominciù dunque a correr la fama tra'



fAKTB II.

contadini di
quefto

niiono fludio di Andrea & per-

uenendo( come volfe la fiia vcntura ) quefta
cofa a

gli

orecchi d'un' Gentilhuomo Fiorétino chiamato Ber-

nardetto de' Medict,che vi aueua fiie pa(ïHsioni;vol-

le conofcere queftofanciùllo.Et vedutolofinalraente

& vditolo ragionareconm tltaprontezza jlodiman-

dofe eg'i
farebbe volentien i'jrte del

Dipintore.
Et ri-

ipondendoli Andreacliee'non potrebbt auuenirli co

fa
piùgraujnèche quâto queftamai gli piaceiVe;A ca-

gione che e' venifle p.rfecto in
queila,ne

lo menô con

feco aFiorenza, & con vno di
que' maeftri che erano

all'ora tenuti
migltori lo acconcià a 1 juorane. Ver il

che feguédo Andreal'artedella pitt«r.i & a gliftudit
di

quella datoli tutto, motlio grjndi(sima intelligen-

zia nelle difficuità della arte, & mafsimamente nel di-

fegno. Non fece gia cosi poi,nel colorire le fue opere,

lequali faccendo alqu into crudette & afpre, diminuj

gran parte délia banti&grazia à\ 9uellw& mafsirna-

mente vna certa
vaghezza,

che nel iùo colonto non 6

ritruoua.
Eragagliardifsimo

nelle mouézie delle
figu

re,&ternbile Rclle telle de' mafchi,& delle femmine,

faccendo graui gli afpetti loro, con buon'diit-gno.Le

opère
di mano fua furono da lui dipinte nel principio

della fua giouanezza nel chioftro di San Miniatoal

monte, quando fi feende dl chiefà per andare in con-

Ucntodi coloria frefèo, vna lionadi San Miniar,o&

San Crefci,quado
da'l padre & da la madré fi

partono.

E.rano in SanBenedetto fuor della porta a Puni
opere

dimaniuaiu vnchioftro, &inchiefà.&negli Agno-

lidi Fiorenzaèancora vn Croofiflb nel chiofiro di-

rimpetto
alla porta che s'entra pnma,dKpin(e a

legnaia

incalâdiPandolro Pandolfitiun vn.i Cala molti huo-
mini illuilri ritratu di naturale. Et alla compagma dcl
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\o Éuangeliftâ
vn

fegno
da por tare in procersione te-

nu tobe!h<simo:& ne! conueto de Scrui in dettacit-

ta lauoi in frefco tre nicchie piane
in certe

cappelle

Fnna c quella di San Giuliano con ftorie fue}che oltra

la figura
v'è vn cane in ifcorto,che fu lodato molto.&

fimilmentefopraquefta cappella
lauoro quella diSatf

Girolamo nellaquale dipinfèvn
San Girolamofèc-

co & rafo molto con difègno &
faticha da lui condot

to. Et fopra
vi fece vna Trinità, che ha vn Crocififlb,

chefeorta; del quale nel
vero moite lodi per tal cofa

merita Andrea, per auere egli
dato forma & difègno

a gli
fcorti

migliore
& con maniera

piu moderna,che

gh
altri inanzi a-hii non aueuano fatto. Similmente

l'altra cappella fotto
quella dell'organo,laquale fece fa

re M. Orlando de Medici; dentroui Lazaro Marta &

Maddjlcna,djlui medefimolauorata:&alletnonache

di San Giuliano vn Grocififlb a frefeo- fopra
la

porta,

conSan-Domeïiico-,San Giuliano,& Noftradonna&

San Giouanniin freftoda luicon
piu amore& au-

dio condotti a
fine;ilqualefu

tenuto per vna délie (ùe-

pitturela migliore, che facefle giamai;da tutti i pitto-
rivniuerfalmentelodata.Lauoroancora in Santa Cro

ce
alla -cappella

de' Caualcanti 5 vn'San Francefco, &

San Giouanni Batifla3bonifsime figure. Ma molto

piu fece ftupire& marauigliare gh aiteficinel chio-

ïlro nuouodi detto
conuento:nella t-efla'delquale di-

rimpetto alla
porta in vna ftoria a ffefco,dipinfë chri 1

st o alla colonna battnto;doue tiro vna
loggia con co

lonne itvprofpettiua con crociere di volte a lifte dimi

nuite5&lepareti commefllèa madorle doue non man

comoftro d'intendcrela diiFicultà dclla profpettiua,
che (i facefle

ildifegno dell'arte nella
pittura; nellaqua'

le opra Andrea fece attitudini sforzatifsime di colo-.

ro,che flagellano c h Ri s t o Dimoftrando non rne-
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no la rabbi & l'odio m coloro che la Manfuetudine

& laPazienziameflb iesvchristo. Ncl corpo

del quale
ariandellato & ftretto con funi alla colon-

na, pare
che Andrea tentafiè voler tnoftrare, il parire

della carne.&che la diuinità nafcofa in
quel corpo, ar

rechi in fe vn certo fplendore di nobilità
Péril quale

commoflb Pilato che (îede tra' (uoi configlicri pare

che cerchiditrouar' modo daliberarlo.. Et fi fi fatta

<jueftapittura,<:hefê

ellanon fufle ftata graffiata&

guafia alla ignoi-anza
dl chi ha voluto vendicarfi con

tra iGiudei;ella farebbe certo bellifsima tra tutte le co

fe di Andrea
Alquale

fe la natura auefle dato genti-
lezza nel colorire, come clla

gh
dette inuenzione &

di{ègno3& fapere efprimere gli aftetti,e' fàrebbe vera-

mente ftato tenuto,& perfetto & marauigliofo Di-

pinfe in Sata Maria del Fiore l'imagine di Niccolo da

Tolentino a cauallo,doue lauorando auuenne die vn

fanciullo dimeno la fcala, perche egli
in colcra falito,

gli
corfe dictro fino al Canto de Pazzi F ece ancora

in Santa Maria Noua nel cimiterio infra l'ofla vn San-

to Andrea,che fu cagione,che
& il Refettoiïo,doue ii

feruigiali mangiano & gli altri dello fpedale,la cena di

christo congli Apoiloli vidipignefle Perilche

acquiftato grazia con la cafiide Portinari fu meffo al-

la cappella
dello altar

maggioiedi
San Gilioin detta

chieià; nellaqualc
lauoro vna

parcte
& dell'altre vna

ne fu data ad Aleflb Baldouinetti,& l'altra al molto al

lora celebrato pitt0l'e D D M E N i C O D vinegia.

Perche i PortinaTi l'aueuano fatto venire
da Vmegia,

perciochc dl quel luogo
il colonre a olio portato aue-

ua, onde di tal cofa grandiisima inuidia gli ebbe An-

drea & benche Ii conofceffe cfîèrepiu cccellente di

lui,per quefto
non reilo,che non lo inuidialïè; perche

Yedcndolo Andrea corne foriftieroda'fuoi cittadini
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con moite carezze tratenuto;fu cagione,
che inueleni

to
penso

di torfelo dinanzi col
pcrfeguitarlo con fraii

de. Era Andrea perfona allegnJsima,& fimulatore
non manco valente che pittore, fcbene neffunonol

conofceua & moltonella lingua fpcdito & d'animo

fiero, & inogni azzione del corpo corne ddla mente

rifoluto.Vso ad alcuni artefici,nell'opre
che fecero,fe-

gnare
col graflfio dell'ugna gli crrori, che in

quelle co

nofceua;& ancoraa quegli, che nella fua giouanezza.

lo aucuano morfb nelle prime opre, che fuora aueua

meflb,per iftizza
dar delle pugna loro & abuona oc-

cafione di altrui,che rotfcndeua,vendicarfi Auenne,

chediquci primi di,che
domenico da vine-

G i A il quale nella (agrcftia
di Santa Mariadell'Oretto

aueua dipinto
in

compagnia
di Piero della Francefca,

giunfe
in Fiorenza fece fui canto de' Carnefecchi net

fangolo delle due vie che vanno a Santa Maria No-

uella vn tabernacolo a frefco con vnaNoftradonna &

alcuniSanti da lato,onde molto da cittadini & artefici

in
q:ael tempo fu lodato Per il che trebbe ad Andrea

la inuidia & lolclegnocotradilui aflai
maggiorechc

prima non aueua. La onde fatto pratica pi fi domefti

co con Ma<ftro Domenico.il quale perchebuona per
fona & amorcuole cra aflài allamufica attendeua

&dilettandofifonareilliuto,andaualanottecantan-

do, & alcune feienate fàccendo a fue innamoi ate &

Andrea fpeflo in
compagnia di lui andaua, nionfti-an-

do non auere
piu grato ne piu domeftico amico,or)de

gli fu infcgnato da Domenico l'ordine et modo del

colorirc a olio ilquale
in Tofcana non era ancora in

vfo. Aueua Andrea finito a frefco nella
cappella

vna

ftoria della Noftra donna, quando è dallo
angelo an-

nunziatacheètenuta cofa
bellifsimaper

auerui
egli

dipinto lo angelo in aria, cofa non vfata
fino a quel

FF iii
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tempo Ma molto piu bella ancora fu tenuta vna altrà

iiloria d'una Noftra donna pure quando
ella fale

i gra
di del Tempio :in su i quali figuré molti pouerr, & ira

gli
altri vno che con vn' boccalc da irrfîi la tefta ad vn*

altro,cofàmolro bene finitada lui per loiprone della

concorrenzia di maeftro Domenico,con induftria,ar-

te,& amore. Djll'altra parte aueua maeftro Donneni-

cofatto ad olio nell'altra
parete

di detta
cappella la Na

tiiiità3& lo fpofâlizio
di detta Vergine:& Andrea aue

ua comineiato a olio l'ultima ftoria della morte di No

ftradonna:Nellaqualeperla concorrenzia di M Do-'

menico fpronato
dal defîdenodiefFer'tentito

quelle

che egli era veramente fece in ifcorto vn'Cataletto'

dentroui la morta, la quale non è vn' braccio & mezo

di lunghezza ,&parelunghatie.Intorno a quefta fi-

gura gli Apofloli
in vna maniera, che fe bene Ii cono-

fce ne' vifi loro la
allegrezza

del
vederneportare quel-

laammainCieloda iesvchristo; e'vificono-

fce ancora il dolore & l'amaritudine del rimanere in-

terra fenza eflj. Tra gli Apofioli mefcolo molti Ange

li che tengono
lumi acceci, con belle arie di tefle, & (v

bene condotte, che e'moftrô certamente di
faper ma-

neggiare
i colori a olio fi

bene,quanto M. Domenico

fuo concorrente. Tuttauolta auendo gia condotto

quefta opera
a bonifsimo termine, accecatodall'inoi-

dia perle lodi 5 che alla virtù-di Domenico vdiua dare

volendo al tutto leuarfelo dattorno, imaginofii varie

vie da farlo morire, & fra l'altre vna ne mife in efïëcu-

zione in quefta guifà.Vna lèra di ftate, eomeakre vol

te era fcJito,raaeftro Domenico tolfe il liu to,& di San

ta Maria Nuona partitofi,lafciô Andrea Ilquale nella

camera fua difègnûua & l'inuito, che
Domenico gli

aueua fatto di menarlo a
fpafîo per la terra accettar no

volfe, moflrando che allora auefle fi-etta di
difegnare

alcunccofe important! ;Ptr il che Domenico fubito
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partito
& a fuoi piaceri vfati per

la citta caminando;

Andrea fcono/ciuro nel fuo nrorno fi mife
ad afpcttar

lo dietro a vn canto, & con cem piombi il liuto & lo

ftorruco a vn tempo gli sfôndô, & con efsi anco di ma

la maniera fu la tdla il percoflTe, & non finito di mori-

re,fuggendôfi
in terra lo lafcio; & a Santa Maria Nuo

ua alla fua ilai-iza tornato (î rimife con l'ulcio (ac-

chiulbjintorno al
difegno,

che auea lafciato. Perche

fèntito in poco fpazio dl tempo
Il romore del mono

portatofi^gli
fu da alcuni

feruigiali
di

quel luogo per-

coilâ la
porta della caméra & datogli

la nuoua del

quaG
roortoamico.La ondecorfo a'I rumore con

fpa-

uento terribile gridando
ruttauia fratel mio,& pianto

lo atfai ,poco ando,che Domenico
gli fpirè nelle brac

cia.Ne mai per
alcnn tempo fi feppe, chi mono l'aucfl

fe :Et fe Andrea venendo a morte, in confefsione non

Io mamfeflaua,nulla fé ne
faprebbe

ancora.
Finîl'ope-

ra fua, & quclla
del mono amico rimafeimperfetta,la

quale
da gli artefici comunemente, & da tutti 1 citta-

dini fil lodata.Dipinle Andrea in SuMmiato fra le tor-

ndi Fiurézj vna
tauola,ncllaqualejt

vna Alïûnzione

di Noftr.idonna cô due figure;& alla naue a Lanchet

ta fuor della porta allagiuftizia,vn tabernacoîo d'una

Notlradona.Et Domenico
inPerugia fece ahrefi vna

camera perliBaglioni,tenutavaghiisima;& ancora tri

molti al tri luoghi a'eune
opre bellifsime.Egli era otti

moprofpeitiuoj&in
moite co{èdell'artemo'tov.il/e.

Gli diedcrofêpolturain Santa Maria Nuoua nell'eta

degli anni fuoi l v i. & Andrea
feguito per Fjorcnza,'

l'alire fue opère. Lauoro in cara i Carducci in Fioié/a

oggi de Pjndolfini alcuni huomini fâmofi parte ri

tiJtti di naturale & parte da Ini
inueftigàdo JVrïigie.

T a
auabfono Philippo Fpjno de

gli Scolai-i Dan-

feiPcrarchajil Boccac cio altn caualierjfiu va
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buon numéro di literati i quali
fono ftati lauorati da

lui con molto amore. Alla Scarperiajdie è caflello in

Mugello,pafîbperBologna,lôprala porta
de]

palazzo

del vicario è vna C.incà
ignudi tnoltohella;& in Fio-

renza per la ribeliione d'alcuni cittadini nella faccia

del palazzo
del

podefta furono da lu i
dipiriti quegli,&

pervnpiedeimpiccatijCÔtantodifegnOjCheacquifto

piu nome,che prima
non aueuafatco;&da

quefti,per

che ella era pîttnra famofâ & publica fu chiamato An

drea de gli Impiccati. Vifle nel fuo
tcpo molto onora-

taméte, & perche era perfona fplendida & dilettauafl

molto di veflire & di itare in cafa
pulitamente; Lafcià

poche
facultà alla morte fua: laquale gli tronco la vita

nella etâ d'anni L xx 1. Et
rifàpédofidopo

la morte fua

Fimpietà, che egli aueuavfàtaamaeftro Domenico,

conodiofeelèquie
fu fèpolto in Santa Maria Nuoua

e fu gli
fatto

quefto cpitaffio

Caflttneo vendredi menfwm incogrùttt nu!l*

^it(fue colw nu!lm,lincA nullafiiir.

Inuidut exarfitjititqueprocltuù
ad tram

"Domh'mmhinc Venetumjùbjbtlk infidijsy >
Domitium iUuflrem pi£tura.Turpat acutum

Sic/kpe ingenmm
m inimica mali.

Lafcio fuoi difcepoli
iacop del corso, che fa

ragioneuole roaeftro, il pisanell o,che fini le fue

Cofe, IL
MARCHINO,& GIOVANNI DA RD-

yeztzanOj L'anno mcccclxxiii.

GENTILE
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GENTILE DA FA

BRIANO ET V1TTO-

RE PISANELLO

PITTORI.

Randifsimo vantaggio ha chi cam-

pa
in vno auuiamento, dopo

la mor

te di chi ha procacciato qualche de-

gna opéra donde egli abbia ad ac-

quittai-' nome:perche
fenza molta fa

tica,fcguitâdo
l'ombra del fuo mae-

fîrojfotto quella protezzione fi per
1 <- r c~_ _ro_m

uiene a
que" fîni;che fe pcrfè fôlo

vi fi douefle arriua-

re3bifbgnerebbe piu lungo tempo,& fatiche maggia

riaflai Ilche,ancoracheinmoltifi fia vedutOjfipo-

tette vedere & toccare ( corne fi dice) con mano,net

Pi&nello pktore-.Il quale dimorato molti anni in Fia

renza co Andrea da'l Çaftagno & finito Je
opere fue

dopo
la morte di

qiiello;acqmfto
tato credito co'l no-

me di Andrea; che venendo in Fiorenza
Papa Marti-

no V. ne Io meno feco a Roma;& in Santo Ianni La-

terano, in fi-cfco gli fece farc alcune iftorie
vaghilsi-

me,& belle al
pofobile.

Perche egli abondantilsima-

mente mife in
quelle vna

fortedi Azurro oltramari-

no donatoli dal detto
Papa,fi

bello & fi colorito, che

nonhaauutoancor'paragone.
Et a concorrenza di

<juefto lauoro maeftro Gentile da Fabbriano alcune

iftorie difbtto a lui:Et infra l'altre fece di terretta tra

le fineftre in chiaro & fcnro alcuni Profeti che fono

tenuti la
miglior cofa di tutta quella opera.

Il Pifiinel

lo per proprio nome detto Vittore, dipinfe ancora in.
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altri luoglii pèr Roma & pan'inente nel campo fànto

di
Pifà-.Ncllaquale

came in amatifsima Patria fua, di-

morando poi lungamente,
termina finalmente alfai

ben' maturo la vita fua.Coftui olrre a
quefto

fu eccel-

icntifiimo'nc'baGi rilieui & fece le medaglie dt tutti

i Principi di Italia:& quelle
del Re Alfonfo I.mafsima

mente. Ma Gentile feguitando il
dipignere,

cô molta

diligenzia,fece jnfiaici laiiori nella Marca,& particu-

larmeatein Agobbio doue ancora fe
ne veggono al-

cuni & fimilmenre per
tutto \o ftato d'Vrbino La-

uoroin San Giouanni di Siena;&in Fiorenza nella

fàgreftia di Santa Trinita, fece vna tauola con la ifto-

na de' Magt:& in
Perugia moltilauori;& fpecialmen

tein San Domenico,doue e'fècevna tauolamolto

bella.DipinftancoraincittadiCaftelloj'fînoa che vl

timamentetornôaRoma; doue
lauorandoperfôften

tarfi, fi conduite a talc elfendo fatto
parletico che è

non operaua piu cofa buona. Laonde Rette piu di

fei anni,che nulla fece. & confumato dalla vecchiez-

za,trcuandofi gia L x x x.
anni,finalmentepur fi mori;

Et gli fu fatta quertamemoria.

Ukpulchre notât ttdrios m'ijcere
colores

Pmxit & in
uaiys

urhbw Italiœ,
,1
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P E S EL L O ET

FKANCESCO PE-

SELLI PITTORI

EIORENTINL

Are voltcfiiole auuenire, chei difce

poli
de" maeftri rari,fe ofleruano i do

cnmenti di quegli, non
diuenghino

molto eccellentn Et che fe pure non

fe gli lafciano dopo
le fpalle non gli

pareggino atmeno & fi agguaglino

a loro in tutto. Perche il follecito fer

uore della imitazione con la afsiduirà dello fludio, ha

forza di pareggiare la virtù di chi gli
dimoflra il vero

modo dello operare Laonde vengono difccpoli
a

farfitali,che e' concorrono poi
co' maeftri,& gli auan

zano ageuolmente per eflèr fempre poca fatica, lo
ag

giugnere
a quello che è trouato Et che quefto fia il

vero 3 Francefco di Pefello imito talmentela maniera

di fia
Filippo che fè la morte non ce Io

rapiua cofî

acerbo, di
gran lunga lo fliperaua Conofcefi che-

Pefello imità la maniera d'Andréa dal Caftagno,

& ranto prefe piacer dei contraffare animali & di te-.

nerne fempre in cala viui d'ogni fpecie che è fece
que

gli
fi

pronti & viuaci che di
quella profefslone, non

ebtae alcuno nelfuo tempo, che- gli fecefïeparagone..
Stettc fino all'eta di xxx. anni fotto la

difciplma di

Andréa imparando dalui:&diuenne bonifslmo mac

flro. Fecenella via de Bardilatauola della cappella di

Santa Lucia ,Iaqualegh
arreco tanta Iode

cheperla>

Signoria di Fiorenza
gli fu fatto dipignere vna tauo-

laa
tempera,quando i Maçi ofïeriftono a c H r i s t o;,
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chefu collocata, a meza fcala del loro
paîazzo; perla

qviale Pc-fcllo acquifto gran fama.rece ancora alla
cap

pellade'Calualcantiin
Santa Croce fotto la Nunzia-

ta di Donato, vna predella
con figurine piccole, den-

troui ftoviedi San Niccolo.Et lauoro in.cafa de' Medi

civnafpalliera d'animali moko bt'ila: &alcuni corpi

dicaflbnicon ftoriette piccole con
gioftre

de caualli.

Et veggonfî
in detta cafa fino al di

d'oggi di mano fua

alcune tele di Leoni i
quali s'aftacciano a vna

grata,

che paiono viui{simi;& altri ne fecc fuoru& fimilmen

te vno, che con vn ferpente coroba"tte;& coloi in vu"

altra tela vn bue &
vna volpe con

altri animali molto

pronti
& viuaci.Fece ancora a Pifloia vna tauela in S.

Iacopo, laquale è molto
diligentemenîe finita: & per

la città fua vna infimtà di tondi, clie finarriti
per le .ca-

fe di cittadini fi
veggono.Fu perfona molto modefla,

rnoderata ,8c gentile & fempre che'
poteua giouare a

gli amici, con amoreuolezza & volentieri lo faceua

Tolfe moglie giouane
& ebbene francesco

betto pesellino 0 fuo figliuolo, che attefe alla

pittura imitando gli andan di Fra Filippo infinitamen

te.Coftuife piu tempo viueua per quello che fi cono-

fce;anercbbefatto molto
piu ch' egli non fece; perche

era ftudiofo nell'arte; ne mai reflauane di,ne notte di

difegnare
Perche fi vede ancora nella

cappella -tiel
JNouiiiatodi

Santa
Crocelbtto la tauola dl

Fra Filip-

po vna marauigliofifiima predclla di figure piccole,

lequali paiono dl mano di Fra Filippo. Egli fece mol-

ti quadretti
di

figure piccole per Fiorenza. & in
quel-

la acquiftato il nome fê ne mori d'ahni xxxi. perche
Pefello ne rimafe dolente: ne molto flette che lo

fègui'
iafciîdo il mondo nô manco pieno dell'opre, che s'ab-

bia fatto dt nome.Viffe in Floréza anni L x x v 1 1. Et in

fieme col fuo figliuolo
fu onorato

poi di quelli verfi.
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Se pan dgne il Cit h
i duoi GemeOi >•

Tttl agne
il Padre eiljigtio

L bella udrtt:

Cbe appelle fa dijefama in le cane

Corne fan le rare opre a duoi Pe/èlli.

BENOZZO PITTO
RE FIORENTINO.

tiui pafsi con periglio fatti da lui; Ringrazia
dio che

a faluaraento ve \o ha condotto Et con grandifsimo

contento fuo, bencdicc
quelle faticlie;che già tïto gli

rmcrefceuano.Et cofi riftorando i
paflati affànni, con

laletizia de! bene prefente; fenza fatica
pur fi affatica,

per
far conofcere a clii lo

guarda; corne i caldi, i
gieli,

i fudori,la fama,la {ëte,& gli incomodi,die G patifco-

noperacquiftarela
virtu ;hberanoalti"ui da la pouer-

tà;&loccmduconoacjuel ficuro& tranquillo ftato;

doue con t.uo contento fuo lo afïacicato
bhnoz z|o

(i riposô. Coflui fu difcepolo dello Angehco Fra Gio

uanni,a ragione amato da lui;& da chi lo conôbbe,te

nuto
pratico,di grandi/simainuenzione, & molto co

piolônegltanimali,nelleprorpettiue,ne'pacfi,&DC-

gliornamenti. Fecetanto lauoronella ctàfua,chee*

inoîlro non eflerfi molto curato d'altri diletti & anco

ra che è non fufie molto eccellente a
comparazione

HI caminaconlefatichealaftrada

della virtù; ancora che ellafin (corne

e'dicono) & faffofa, & piena
di

fpi-

ne;A la fine della falitafi ntruoua

pur finalmente m
vn" largo piano;

con tutte le bramate félicita. Et nel

riguardare a baffo veggendo i cat-
_W_ f_v J_ t__v w 1
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di moltijdie lo auanzarono di difegno; fiipero niente

dimeno co'l tanto fare tutti gli
altn della età fùa Per-

che in tanta moltitudine di opere,gli vénero fatte pu-
re delle buone Dipinfein Fiorenzanellafuagioua-

nezza alla compagnia di San Marco la tauola dello al-

tare ;& in San' Friano, vn tranfito di San leronimo,

che è ftato guafto per acconciare la facciata della chic

làlungolaflrada. Nel palazzo de Mcdici fece in fre-

fco la Cappella con la floria de' Magi & a Roma in

Araceli nella
cappella

de' Cefarini le florie di Santo

Antonio da Padoua & in Santo Apoftolo,la cappella
dello altar'

maggiore. Laquale per le fatiche durateui,

8c per alcune figure £cortate5 ebbe grido & fama graa

difsima in
quella citta, & fu

cagione di farlo conofce-

re per molto pratico,& diligente nella arte. Non man

cano pero alcuni che attribuifchino quefia Cappella a

MELOZZO DA F vrlij il che anoi nonpare verifi-
milc.fi perche

di Melozzo non abbiamo vifto
gia mai

cofa alcuna;& fi ancora perche e* vi fî riconofee tutti

la maniera di Benozzo,Pure nelafciamo il giudicio Ii

bero a chi la intende
meglio di noi Dipinfe in quefla

cappella la Afcenfione di c h ri s t o,con alfai ornamé

ti di profpettiua, ad inffcanzia dicono del Cardinale

Riario,nipote di Papa Sifio III
I.dal quale

ne fu moi-

te rem unerato Fucofluiabbondantedi
figure &di

ogni altra cofa ne' fîioi lauori,& molto fi diletto di fa-

refcortar' le figure di fbtto in fu cofa difficile & fati-

cofa nella pittura.Fu chiamato dalla opera diPifà 3c

lauorà nel cimiterio allato al Duomo
dettacapolan-

to vna parete di muro,lunga quanto tutto 1o edifizio.

& vi fece ftorie del teftamento vecchio, con
grandifsi

ma inuenzione di figure. Et bene ri puo veramente

chiamar'quefta,vna opéra terribilifsima;Per eilerui di

flintamente le ftorie della creazione del
mondo,a gior.



BENOZZO.

no pergiorno;Tutte quelle di Noe che fabrica l'Aica,

& viriceuegli.initnali,La mondazione del Diluuio

efpreflacon belhfsimicomponimenti & copiofità di

6gure,& con ogni bello ornamento. In oltre la fuper-
ba edificazione dellaTorre difegnata da Nebrot; lo in

cendiodiSoddoma,&delle-akrecitràvicme;Ieiftorie

di Abramo, nelle quali fono da confiderare atfetti bel-

lifsimi /'Perché ancora che Benozzo non auefle mol-

to fingular'difègno nelle figure;e'dimoftio nientedi-

manco Tarte efficacemente nel licrifizio di Ifàac per
auere (ïtuato in ifcorto vno afino in talc maniera, che

c*fi volta per ogni banda, il che é tenuto cofa bellifsi-

ma. Segui appreflb il nafcere di MosèjCon que' tantt

fegni & prodigii,fino a che à trafle il Popolo fuori de

lo Egitto:& lo cibôtanti anni dentro al deferto. Ag-

giunfe a quefto tutte le iftorie Ebree fino a Dauit, &

a Salomone fuo figliuolo,fino che a lui viene la
Regi-

naSaba. Et dimoftro veramente Benozzo in quello
lauoro vno animo piu che inuitto:Pei che doue ngra

deîmprefâarebbegiuftamente fattopaura ad VnaJe-

gione di pittori;egli folo la fece tutta & la conduflè a

perfezzione. Di maniera che auendone acquiflato fà-

ma grandifsinia, tnerità chenelmezo di quel lauoro

gli fuffe pofto quello epigramma.

QmdjpeElas uoîucres^i/ces^> ntonftrafer<tywtt?

Et uiridesjiltMs <etherea/que Domos ?2

Et Pueros3 luuenes, Matres3 canojijue Parentes? F'

Queisjèmper wtiutnjpirdt in ore decttt

Non h*ctam
mrijsfinxitfimaUcritfigurU

NtUHr<t;injrerimfœtibtt} tptafuo
Eii opm artificiiipinxh uiua ora BenoxtH;

O
Sttferi umosfundke in orajonos*
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Nella medefima città di Pjfà nelleMonache di San Be

nedetto a
ripa d'Arno, fini tutta la lloria della vita mo

oadica di quel Santo,che non è piccola.ôc in oltre mol

te opere a tempera in frefco, & in tauola fi
veggono

per tutta quella terra3faciljfsimamente lauorate da lur

corne nella compagnia de''Fiorentini dirimpettoa a

San Girolamo; & infiniti altri
luoghi

che
troppo

fa-

rebbe lungo il contargli.Diptn(ê a San Gimignano;&

a Vokerrai tanto che Togoro finalmente dalla fatica in

ctàdiLX xvi ii. anni,feneancioa"l vero ripofo, nella

fteffa città di Pifa; in vna cafetta che in fi lunga dimo-

ra,vi fi aueua comperata nella Carraia di San France--

fco. Laquai cafalafciomorendoallafua figliuola:Et

conlagrimedi tutta quella città onoratamcnte fu {c-

pel1ito
in campo fanto,con i^uefto epitaffio.

HTC TVMVLVS EST BENOTII FLORENTIN*

<^VI PROXIME HAS PINXIT HISTORIAS.

HVNC SlBl PISANOR. DONAVIT HVMANÏ-

TAS. MCCCCLXXVIII.

Viffe Benozzo coftumatiftimamente fempre, & d*

vero Chriftianoiconfumando tutta la vita fira in efer-

cizio onorato Per il che & per
la btrona maniera &

qualità
fùa

lungamente
fù ben vcduto in quella citti,

& tenuto in pregio.
Lafcio

dopo fe difcepoli fuoi z a-
kobi 1 M A C H 1 A V E G L Florentine 3 & alcuni altri

che non accade farne memoria.
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LORENZO VEC
CHIETTO SANESE

SCVLTORE ET

PITTORE.

Gli lî vede aflài chiaramente per tut-

te le età paffate che in vna patria nô

fiorifcemai vnoarrefice, che molti

altri, o minori, o pari non concorri-

no poco appreflb Dando la virtù di

colui cagione di infegnare gli eferci-

zii lodati a chi viene dipoi;&aque-

gli ftefsi che adoperano,di guardarfrda gli errori Et

fendoaffai piu che certo, che i giudizii d'c-glMiuornini
fono quelli che dimoftranola bontà & la eccellenzia

délie cofe & conofcono il vero efTere loro Per il che

ageuolmente fi puè riceuere da efsi cofi biafimo degli
errori corne onore de] portarfi ben e Quefto adopera
la concorrenza de la vtilità délia quale non intcndo

piu ragionare folamente dire che i Sanefi- ebbero in

vn tépo medefimo concorrenti aflài loro artefici mol-

to lodati:infra i quali fu Lorenzo di Piero Vecchietti

'fcultorene'fùoi tempi molto ftimato, perche nel faré

il tabernacolo di bronzo con gli ornamenti di marmo

in fiilo altar maggiore del DuomodiSiena
fîia patria

accjuiftôreputazione& nomegvandifiimo perilmi-

rabil getto,ch' eglifece,& perlaproporzione,chein
tallauoro dimoftrojnclquale chi guarda bene,vede an

cora vn difegnb buono,& vn giudicio accompagtwto
con grazia & garbo bellifsimo.Onde per tale opra me

rito,che la Signoiia di Siena lo rimunerafl'e Coitui

per eflère amoreuale & CQrtefi(simo,portaua alla-arte
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ch* egli efercito, & a tutti gli artefici grandifsimo a-

more. La onde alla cappella
de' Pittori Snnefi nellofpe

dal grande
della Scala fece vn christo nudo,che

tiene la croce itï mano di altezza quanto il viua col

gctto
del metallo mclto ben condocto,è con grazia &

con amer rinetto perche
da

quegli
o!tre il

pagamen-
to con Iode di tutti gli artefici fu lcmprc celebrato.

Nella medefima cafa nel peregrina.iio è vna ftoria di-

pintada luico
i colori, & fopra la porta di

San Gio-

uanni vno arco con figure lauorate frelco.Similmen

te perche
il batedmo non era finito vi lauoro alcune fi

gurine di marmo, & vi fini di bronzo vna iftoria co-

minciata gia da Donato doue lauoro ancora due îfto

rie di bronzo Iacopo della Fonte, la maniera del quale
imito fempre Lorenzo il

piu
che

èpotette.Et
cofi con

duffe il detto battefimo a la vltima perfezzione ponen

doui ancora alcune
figure gittatediTjrôxo già da Do-

nato ma non finite fe non da effo Lorenzo, che fono

tenutecofabellilsima Alla
loggia degli

vficiahin ban

chi,fece di manno a la altezza delnaturale,vn'fan Pie

ro & vn' San Paulo,lauorati con (bmmagrazia & con

dotti con grande amore. Accomodô coihii talmente

le cofe che e'fece, che e' ne mérita Iode infinita cofï

morto come vi uo. Fu
perfbnaafTaimaninconica&fo

litaria,& che fempreatcualmcte ftaua in confiderazio

ne,il che forfe
glifu cagione

di nô molto viuere. Co-

ciofia che venuto
gia di L VI 11. anni pa(so at'altra vita.

Furono dalui finite l'oprefùel'ano mcccclxxxii.

Et gli
fu fatto quefto epitaflfio

Senenps Luttvens ,uiuos de marmore mhus

Euxit:& exeufiit molliito ter a manu.
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GALASSO FERRA

RESE PITTORE.

Vandoin vnacittà,douen5 fono ec

cellenti artefici vengono fbreftieri a

fare opere; fempre fi defta l'ingegno

aqualch'uno, chefisforzadipoico

l'apprendere quella medefima arte,

farfi, che nella fîm attinon'abbino

piu a
veniregli flraniperabbellirla

da quiui inanzi, & poitarne le
facultàdequali fiirïge-

gna
di meritare egli

con la viral; &.di acquiftarfi quel

le ricchezze, che troppo gli parfono
belle ne' foreftie-

ri. Ilchc chiaramente fu manifefto in Galaffo Ferrare-

fè ilquale veggendo
Pietro da'l

Borgo
a San

Sepol-

cro rimuneraro da quel Duca
dell'opre & délie cofèj,

che laiioro & oltra cio onoratamente tratenuto in Fer

rara, fù pertale etèmpio incitato dopola partita di

qudlojdi
darfi alla pittura talmeme, che in Ferra ra ac

quifto
fiima di buono & eccellente maeftro. La quai

cofa lo fece tanto piu grato in quel luogo, quanto nel

lo andïre a
Vineeia imparo

il colorire a olio, & lo
por

to a Ferrara Perche fece poi
infinité figure in tal ma-

niera,che fono
per

Ferrara
fparte

in moite chiefe.
Ap-

preflb j
venutofene a

Bologna, condottoui da alcuni

frati di San Domenico,fece ad olio vna
cappella in

San Domenico & cofi il
grido

di lui crebbe infîeme

col credito Perche apprello quello }auoro a Santa

Maria del Monte fuor di Bologna luogo de' Monaci

nerii& fuor della
porta

di San Mammolo moite
pittu-

re in frclco & cofi alla cafa di mezo per quefta mede-

£maflradafula chielà tutta dipinta di
man fua 5&a.
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fi-ftfcolauorata,nequaleeglifeeele
ftorie del Tefta-

mento vecchio. Vifle fempre coftumatifsimamente;

&(ïdimoftro molto coitefe& piaceuole; nafcendo

cioperlo effercpiu
vfbfuor della patria fuaa viuerc

& ad abitare,che in
quella

Vero è che per non effere

egli molto regolato nel viuer fuo, non duro molto

tempo in virai Andandofène di anni cinquanta,
o cir

ca,a quella vita che nô h.1 fine Onorato
dopo

la mor

te.da vno amico, di quefto epitaffio.

-GALASSVS FERRARIEN,

-^ .Smt tantofludio naturdm mutatut>& arte

Dumpingo; qua
créât tflj

parens:

Hacut/kpe quidcm, nonpiEbaputatierit a nu
C

v4 fi arediderit fed^enerAtAmdgw

Inqueftitempimedefimifù cosme daFerrara
pu-

re. Del
quale fi veggono,

in San Domenico di detta

città, vna
cappella & nel Duomo, duoi fportelli che

ftrranolo Organo di quello Coftui fu migliore di-

fegnatore che pittore; & per quanto
io ne abbia

poflu
to ritrarre,non douette dipigner moito.
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ANTONIO RÔS-
SELLINO SCVLTORE

FIORENTINO..
l

Eramente che e fu
fèmp

re cofa mira

bile,oltra la virtuofa modeflia, lo ef-

fere ornato di gentilezza,& di
quel-

le rare virtù,cheageuolmente fi rico

nofeono nelle onorate azzioni di A u

TONIO ROSSEI-LINofcultOreiir

qualefaceuaquellaartecô tanta gra

lia che da ogni fuo conofcente era ftimato ailai pitt

chehuomo;&adorato quaHper Santo per quelle otti

me qualità,che
erano vmte alla virtu fua.Fu chiamato

Antonio il Roflellino da'l Proconfolo; per che e' téne

fempre
la fua bottega in vn'luogo che cofi fi chiama in

Fiorenza Era maeltro molto eccellente anzi maraui-

gliofo
nella fcultura ftimato aflai mentre che e' fu vi-

uo;& celebratifsimo dopo la morte Fu fi dolce& &
delicato ne' fuoi lauoii;& di finezza & pulitezza tah-

to perfetta
chela maniera fua giuftamente fi puo dir'

vera,& veramente chiamare moderna. Fece nel
pala?.1

Xode'Medici laFontanadi marmo cheè nel fecondo;

cortile nella quale
fono alcuni fanciulli che sbarraho

Delfini che
gettano acqua:&

è finita con
ibmma gra-'

zia & con maniera diligentifsima.Nella chiefa di Sah-

ta Croce a la pila
della

acqua fanta,fece la
fepoltura di

Francefco Nori,& fopra quella,vna Noflra donna di

balTo rilieuo :& vna ahra Noftra donna in cafa dc'Tor

nabuoni; & moite altre cofe mandate fuori in diuerfè

parti,fi come a Lione in Francia vna
fepoltura di mar

mo.A San Miniato a Monte, Moriafterio de' Monaci
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bianchi fuori de le Mura dfFiôrenzâ^gîi pi rattô fart

lâicpolturadel Cardinale di Portogâllo Laquale- fi

marauigliofamente fu condotta da lui,& con diligen-
zia & artifizio'cofi grande; che non fi irriagini artefice

alcuno,di poter'tnai vedere cofa àlcuna,clie di pulitez

za,di fine,o di Grazia, paffare la poflà in maniera alcu

na. Et certamentcachilaconfiderapareimpofsibi-.
le non che dirï)cile,che ella fia condotta cofi. Veden-
dofimalcuni Angeli che vi fono tanta grazia &bel-

lezza di arie,dî pan ni,& di artifizio,clie e' n on paiono

piu dimarmo,maviuifsimit. Diquefti Timonerie la,

C.orona. délia Verginità di quel Cardinale ilquale fi-

diçechemori vergine; l'altro la Palma della vittoria

che egli acquiflo contra.il Mondo. Et fra lemoltécoie

artifiziofifsime che vi fono, vi fi vede vno arco di pie-

iradettamacigno,cliereggevnacortinadimarraoag

gruppata tanto netta che fra il bianco del marmo, &

il bigio del macigno^eltapare molto piu fimile al vero'

panno,che al marmo.In fu la cafladel corpôiàno alcu

ni fanciulli veramentehelliisimfj&ilmartolleflo;co

vnaNoftra donna in vn'tondo, lauorata molto bene.

L.Tcafla tiene il Garbo -di quella diPorfidochcèin>

Roma fu la piazza della riconda Quefta fepoltura deb

Cardinale fu pofta su nel m c c c c l v i i n Et tanto

ptacque la forma fua & la architettura della cappella.
al Duca di Malfî nipôte di Papa Pio I I.che da le rnanl

del maeftro medefimo rie fece rare in Napoli vna altra

per la donna fua, rîmileaqueftaintuttcle cofe, fuori

che nel morto.Di piu vi fece vna tauola di vna N atiui

tadi CHRISTO nel prefepio;con vn'ballodi Ange
li in (il la capanna che cantano a bocca aperta; in vna

maniera che.beh' pare che dal'fiatoin fuori, Antonio

deffe loro ogni altra mouézia & affetto; con tanta gra

2Îa,& con tanta pulitezza,che piu operarê non polio-i
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no nel marmo il ferro & lo
ingegno Péril che fono

Rate molto ftimate le cofe fue da Michelagnolo, & da

tutto il reliante degliartefici piu che eccellenti Nella

Pieue di Empoli fecedi marmo vn Sa Sebaftiano che

è tenuto cofa bellifsima:& fînalmente fî moi i in Fioré

za dl età d'Anni x L v i.lafciando vn' fuo fratello archi-

tetto & fcultore notninato B E R N A R o, che in San-

ta Croce/ecedi marmo
lafèpolturadi M.Lionardo

Bruni da Arczzo che fcnfle la ftoria Fiorcntina Co-

ftui del continuo attefe alla architettura ma
per non

cflereftatoeccellente cjuantoil fratello non /ènefâ

memoria altriméti. Lauoiô Antonio Rofïèllino le Hie

fèulturecirca il jiccccli. Et perche quando l'o-

peie fi veggonopiene di diligenzia, & didifficultà;gli
huomini reftano di quelle piu ammirati: Conoliendo

fi quefle
due cofe mafsimamente ne' fuoi kuori,meri-

ta egli & fama & onore,come angumenratore della ar

tej& corne efemplo certifsimo donde modérai fcul-

tori hanno potvito imparare corne fidebbino fare le

flatue, che media nte le difficulté arrechino Iode & fa-

ma grandifsima. Con cio fia che dopo
donatello

aggiunfe egli
alla arte della fcultura,pulidezza & finej

cercando bucare & ritondare in maniera k-fiie figure

che elle
appariffero per tutto &tonde & fînite.Et

per

quella
infinita grazia

che è mife fempre nelle fue cofe,

Nonniancà dopola mortechi lo onoraflfedi queft«
epitaffio.

EN VIATORtPOTIN EST P R A ET ERE VNT E M

NON COMPATI NOBIS? CHARITES QJV AS

MANVI ANTONII
ROSSELLINI.

DVM VIXIT

ÏEMPER ADFVIMVS HILAUESl EAEDEMEIVS

DEM MANIBVS HOC MONVMENTO CONDI-

T1S CONTINVO NVNC ADSVUVS, ADERI-

MVSQJE LVGENTEt.



FRANCESCO DI
GIORGIO SCVLTORE

ET ARCHITETTO

S A N E S E.

O ornamento della virtù di chi na.

ice,non puo efTermaggiornclmon-

do ;che quello della nobiltà, &
quel-

lodeibuoni coftutni;i quali hanno
forza di trarre al fommo,di qual fi vo

glia fondo, ogni fmarrito ingegno,

&ogninobileintelletto. Ondeco.

loro,che praticano
con cjuefli tali inuaghifcono non

folamente delle parti buone, che in- effe veggano ol-

tra la virtùjma fi fanno fchiaui del
fuggctto

bello di ve

dere in vn fol ramoineflati tanti faporiti fr utti L'odo

re c'1 gufto de' cjuali recano gli huomini a eflere ricor-

dati dopo la morte & che di efsi di continuo fi fcriui-

bo memorie:come veramente m«rita che e Iodate &

ftritte fiano le azzioni di Fraticefco di Giorgio fcul-

tor Sane(è Ilquale non manco (à eccellente & raro

icultore,ch'egli
fi foffe arehittcttorcome apertamente

moftiano le
figure

da lui
dopo

la morte lafciate a Sie-

na,fua patria Lequah di bronzo con bellifsimo
getto

furono due
Angclioggi locati fu loaltar maggiore

delDuomo di quella cictà,i quali egh con
fuagrandid

limi comoditifece &rinetto. Era
Fraticefco perfbna

che faceua

l'artepiu
per ifpaflo & per piacere fend©

ben nato & di fialïicienti facultà dotato;che perauari

zia o altro comodo,che trar ne poteflc.La onde cercè

ancora di dare
opera

alla pittura-; &fece alcune cofè

non cofi perfette pero,
corne nella fcultura & nella ap-

chicettura.
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IL

chitettura Per ilche auendo egli auuiamento péril

Duca Federigo
di Vrbino ando a' lèruigi di quello

& il mirabile palazzo d'Vrbino, fattone prima il mo-

dello, gli condulfc quale e'fi vede Ilche fu eagione

di non manco farlo tener viuo tra gli huomini per tal

memoria, che per la ftefïà fcultura fua Efeui aueflè

attefo, non è dubbio ch'egli non ne fofTe reftato fem-

pre
famofo. Attefo che infiniti fcrittori, per l'Acade-

Biia che in tal luogo- in quel tempo fi ritrouô, hanno

talmentecelebïatoredificiojche benpuo Francefco

di tale opera quanto altro artefice colentar/î.Egli rice

uette da quel principe infinite carezzejeflTendo quello
amator fingularifsimo di tali huomini et in oltre per

che a Siena fe ne torno cob premio, mérita pergli ono,

xi & pel grado, che à Siena fua.patria aueua acqulfia-

to, efîère eletto dc'Signori
di

quella ciiti Ma perue-

nuto finalmente ad etâ d'anni xlvi i ,per vnmale",

ch'alle gambe gli venne indeboli talmente; che, poco

tempo duro: ne gli valfero, o bagni, o altri nmedii al-

la vita.Furono da lui le flatne e l'architettur e!fatte l'art

no m:c c c c l x x. Et
acquiftonne quefto EpitafHo..

£Zu&ftruxi Vrb'mi œqttdtttPalatia Coda:

Quœfculpfî & manibusplurima/gna me'is s
1

JÛlafidemfadunt ut noui condere tetta

«dfflabrei ^yfçimfiulperejî^nii bene

Lafèio fuo, compagno & carifiimo amico I Ac o t O-

cozzerello, ilquale attelé alla fcultura & alla ai –

chitetturafimilmente; & fece alcune figure dilegno,
che fono inSiena:Et comincio la architettura di Santa,

Maria Maddalena fuori de la porta a' Tufi; la quale ri-

a>afeimpeifettaper la fua morte.



DESIDERIO DA
SETTIGNANO

SCVLTORE.

Annograndifsimo obligo alcielo&

alla natura
quegli

che lènza fatiche

partonfcono
le cofc loro con vna cer

ta grazia,
che non fi puo dare aile o-

pere che altri fa, ne per ifludio,ne per

imitazione:
Ma è dono veramente ce

lefte che pioue in maniera fu quelle

core,che elle portano fempre
feco tanta

leggiadria &

tanta gentilezza3che
elletirano a sè no (blamente

que

gli,
ch'intendono il meftiero ma molti altri ancora,

che non fono di quella profefsione. Et nafce,che la fa-

cilita del buono,quando fi
guarda,non

è afpra a
gli oc

chi per moftrarfi difficile a non effere intefa, ma non è

mirabile & diletteuole nelladolcezza,per effere facilif

lima a intenderla:come auuenne a Defiderio,che nella

fèmplicità
fila fu tale,che con la grazia diuina

opero le

fue cofe. Dicono alcuni,che Defidenofu da
Settigna

no luogo
vicino a Fiorenza due miglia alcuni altri lo

tengono Fiorentino ma quello rilieua nulla,per efle-

re Cipoca diftanza da l'un' luogo al'altro. Fu collui

imitatore della maniera di Donato, quantunque da la

natura aueffe
egli grazia grandifiima

&
leggiadria nel

le tefte Et veggonG l'ane rue, di femmine & di fan-

ciulli,con delicata, dolce, & vezzola maniera aiutate

tanto dalla natura,che inclinato a
quello

lo aueua
qua

to era ancora da lui efercitato l'ingegno daH'arte,Fece

nella fua giouanezza il bafamento dcl Dauid dl Dona

to ch'è è in palazzo de' Signoriin Fiorenza, nel qualec
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Defiderio fece di marmo alcùneArpie belliisimej&

alcuni viticci di bronzo molto graziofi & bene intelT,

& nella facciata della cafa de' Gianfigliazzi vn' arme

grande con vn' lione,bellifsimaj& altre cofe di
pietra,

lequali fono in detta città. Fece net Carmine alla cap-

pella
de Brancacci vno agnolo

di
legno;& in San Lo-

renzo fini di marmo la cappella del Sacramento}laqua
le egli con molta diligenza conduflea a perfezzione.
Eraui vn fanciullo di marmo tondo il quai fu leuato,

& oggi fi mette fu lo altare per le felle della Natiuità

di ckristo, cofàmirabile&dilicata:Incabiodel

qualenefece vn'altroB accio
DA monte lvpo,

di marmo pure, che fta continouamente fopra il Ta-

bernacolo del Sacramento.In Santa Maria Nouella fe-

ce di marmo la fepoltura della Beata Villana.cofà gar-

hata3&nellemonache dcIleMurate fopra vna colon-

na in vn tabernacolo vna Noftra donna piccola di leg

gtadra & graziata maniera, ondel'una & l'altra cofa è

in grandifsima flima & in bonifsimo pregio Fece an-

cora a San Piero Maggiore il tabernacolo del Sacramé-

to di marmo,con la folita diligenza Et ancora che irt

quello
non fiano figure,e' vi fi vede pero Vna bella ma-

niera & vna grazia infinita corne nell'altre cofe fue

Egli fimilmente di marmo ritraffe di naturale la tefla

della Marietta de gli Strozzi, laquale eflendo bellifsi-

ma gli riufci molto eccellente. Fece la fcpoltura di M.

Carlo Marfupini Aretino-in fanta
Croce,laq.uale non

folo in quel tempo fece ftupire gli artefici & le perfo.

neintelligenti, che la guardarono, ma quegli ancora,

che al prefente la veggono, fe ne marauigliano doue

egli auendo lauorato in vna caffa fogliami benche vn

poco fpmofi & fecchi per non eflère all'ora feoperte-
moite antichità furono tenuti cofa bellifiima Ma fra

i' aItrc parti,che in detta opra fono, vi fi veggono alcuoa
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neali,clieavmanicchiafanr.o ornamentoa piedella

calTi,che non di marmo,ma pinmofe Ii moftrano; cofa

difficile a
potere

imitare nel marmo,attefo ch' a
i peli,

&
aile piume non puolo fcarpello agiugnere euui di

nurmo vninicchia«randepiu viua,che fe dioflbpro

prio fofle. Sonui ancora alcuni fanciulli & alcun' An-

geli condotti
con maniera bella&viuace;fimilmente

è di (ômmabontà & di artificio il morto fu la caflâ;&

in vn* tondo vna Noflra donna di baflb rilicuo lauo.

rato fecondo la maniera dl Donato, congiudicio &

con grazia mirabilifsima. Per il che fe la morte fi coflo

non toglieua
al mondo

quello fpirito,che tanto egrc-

giamente opero,aurebbe
fi per lo auenire con la

efpe-

riéza & con lo ftudio operato,che
vinto aurebbe d'ar

te tutti coloro,che di
grazia

aueua fupcrati Tronco-

gli la
morte il filo della vitanella etàdi xxvur.anni:

S«rche

naolto ne dolfè a tutti <^uegli che ftimauano

douervedere la perfezzione
di tato

ingegno
nella vec

chiezza di lui.Et ne rimafero piu che ftorditi,ptrr tan-

ta perdita.
Fu da' parenti & da molti amici accompa-

gnato
nella chiefa de Serui continuandofipermolto

tempo alla fepoltura
fua di metterfi infiniti

epigram-

mi
& fonetti. De'l numéro de'quali

mi c baflato met-

tere folamente quefto
1

DESIDEHII SETT1N1ANI VENVSTISÎ. SCVL L

PTORtS, QVOD MORTALE ERAT, HAC SER-

VATVR. VRN A. PARCAE. N. ItildJflSS. FACTI

POEN1TENT1A DVCTAE; ID LACHRIMIS

NON ARABVM, SED CHARITVM; SVI INCOM

PARABILIS ALVMNI DESIDERIO ACERBISS.

FATA DEFLENTlVMi AETERNITATI. D D.
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Come uidenatuya

Dur DESIDERIO a'freddi nuermi mu;

Et poterUfcultura

^fgguagliarjua btttexga aima e infirmai

Si ferma shigpttittK
Et diffi ormaifàrà rmagjumci cjlura.

Etpienii (taltosdejrno
Troncb la uittt a quelfelice \ngegno~
Ma in uan: Perche ifioi'Marmi

Vinera.rifempre}& uiueranno i Carnti.

Furono le {"culture fiie fàttenel MCCCCLXXXV.

Lafciô
abbozzata vna Santa Maria Maddelena in

pe-

nitenzia,
la quale fu poi finita da Benedctto da Maia-

no,laquale
è m SantaTrinita di Fiorenza,entrando in

chiefa a man deftra; Bellifsima quanto piu dir fi
poffa.

MINO SCVLTORE

DA FIESOLE.

fiudiano quelle
{blamente:ft bene co'l

tempo & con

lo ftudio le contrarïanno fimili, non
poffono arriuare

con quefto folo,a la
perfezzione dellarte;auuenga che

manifeftifsimàmente fi vede che rare voltefipafiia a

chi(îcaminadi£Cio:pcrclie la imitazione délia natura

Vando gli artefici nofiri non cerca-

no altro nelle
opere

ch' e' fanno5che

imitare la maniera del' loro maeftro,

o daltro eccellente, che
gli piaccia il

modo di quello operare o nell'attitu

dinidelle figure o nell'arie delle ve-

fie,o nel
piegheggiare de'panni; &

1 1 11 n
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è ferma nella maniera di cjuello artefîcecheha fatto la

lunga pratica, dtuentare maniera. concio fia che l'imi

tanone è vna ferma arte di fare apunto quel'che tu fli,

come fta il piu bello delle cofe della natura ;pigliando-

la fchietta fenza la maniera deltuo macflro o daltri i

quali ancora eglinoridufïbno'in
maniera le cofe che

tolfono da la natura E fe ben'pare che le cofe delli ar-

tefici eccellenti fiano cofe naturali ôver fimilijnô è che

mai fipofla vfàr'tantadiligenziachefifaccitanto
fimi

le che elle fieno com'cfla natura: ne ancora fcegliendo

lemigliori ,fipofla
fare

compofizion'di corpo tanto

perfetto che la arte la trapafsl. E fe queflo è adunque

le cofe tolte da lei
perfar'e le pitture

ÎVle fcultnre per

fette rimanendoci per la maniera imperfettione
chiftu

dia ftrettamente le maniere de'gli
artcfici &non i cor-

pi ô le cofe naturali è necelfario che facci l'opère fue&

men'buone della natura & dachi fi to la maniera, la

onde s'è vifto molti de noftri artefici non hauere volu

to fludiare altro che le
opere

de loro maeftri & lafcia.

to da
parte

la natura, de
quali n'è auenuto che non le

anno apprefe
del tutto & non paflâto

il maeitro loro

ma hanno fatto ingiuria grandifsima all'ingegno che

gli
hanno hauuto che s'eglino auefsino Rudiato la ma

niera & le cofe ilaturali arebbon'fatto
maggior

frutti

nelle opere
loro che è non feciono. Come interuenne

lopere
di Mino fcultore da Fiefole. llquale

haueua l'in

qegno
atto à far quel che e' voleua inuaghito

della ma

niera di Defiderio daSettignano
fuomaeftro perla

bella gratia
che daua alle tefle delle femmine & de put

ti&d'ogni
fua figura parendoli al fuo giuditio me.

glio
della natura efercito & andodretoàquella aban-

donando & tenendo cofa inutile le naturali onde fu

()iù

gratiato
che fondato inel'arte, nel monte di Fiefo

egià
citta antichifsima vicino à Fiorenza nacque Mi-
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no di Giouanni fcultore il quale poflo a larte dello

iquadrar le
pietre

conDefidcrio da
Settignano

è
gioua

ne eccellente nelia fcultura cheinclinato à quel nieftie

ro itnparo mentre lauoraua le pietre fquadrate à far di

terra 6gure & conduflfe alcune cofe dt baflb relieuo ri

tratte dalle cofe che haueua fatte di marmo Defiderio

fi fimiliche egli vedendolo volto à far profitto inquel
la arte lotira innaim&lomefTeàlauorare di marmo

fopra
le cafe fue

lequali
con vna ofleruanza grandifsi-

ma cercaua di mantenere la bozza di fotto neirrolto

tempo ando-ftguitando ch'egli
fifeceïaflài pratico in

quel meftiero del che fe ne fodisfaceua defiderio infi-

nitamente ma
plu Mino dell'amoreuolezza di lui ve-

dédolo continuo à infegnarli & à inltruillo che e ri di

fendefsi daglierrori che fi poflonofarein quell'arte
& in mentre ch'egli era per venire inquella profefsio-

ne eccellente la
difgratra

fua volfe che Defiderio
paf-

fafsi à tniglior vita, la qual'perdita fu di grandifsimo

dannoàMinoilquale come
difperato

fi parti da Fio-

renza & fe ne andè àRotna & aiutoà maeftri che lauo

rauano al'hora opere di marmo, & (èpolture
di Cardi

nali che andorono in San Pietro diRoma
lequali fono

oggi
ite

per terra, per la nuoua fabbrica tal che fu co-

nofciuto per maefiro molto
prattico&fufficiente

&

gli fu fatto fare da vn Cardinale che h piaceua la fua

maniera laltare di marmo doue è ilcoipodiSanGiro

lamo nella Chiefa di Santa Maria
Maggiore

con hifto

rie di baflb nlieuo della vita fua le qualt egli conduflfc

à perfettione Auenne che Papa Paulo 1 1. Venetiano

faceua fare il fuo Palazzo à San Marco che vi fi adope
ro molto & cofiil Papa fi mori

inquel tempo, & Mino

trouandofi à fuoi
feruigii gli

fu fatto
alogatione

della

faa fepoltuta dellaquale eçlipenoduo'anm & al fine

la mena in San Pietro che fu allora tenuta la
più riccha
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{èpolturachefufsiftatafattadi
ornamenti & di figu-

re a
pontefice

ncfluno laquale da Bramante fu me-

(à in terra nella rouina di San Piero & quiui flette'

fotterrata fra i calcinacci parecchi anni & hor nel

UDXLVii. fu fattarimurared'alcuni Venetiani in S.

Piero nel vecchio in vna pariete vicino alla cappella

di Papa
Innocenzio. & fe bene alcuni credono che tal

fepoltura fia di manodi Mino del Reame ancor che

fuGino quafi a vn
tcmpo;atne pare alla maniera,di ma

no diMino da Fiefôle.Ma per tornare a lni,acquiftato

che gli
ebbe nome in Roma per tal'fepoltura

& per le

opere
che egh

aueua fatte non iftè molto ch' egli con

buon numéro di danari auanzati,a Fiefole fe ne ritor-

no&tolfe donna.
Ne molto tempo andoch* egli per

feruigio
delle donne delle murate fece vntaberna-

colo di marmo di mezzo rilieuoper tenerui il Sacra-

tnentoril quale fu da
lui con tutta cjuclladiligcnzaclv

e' fapeua,condotto
a perfezzione. Ilquale non aueua

ancora murato che intefo le monache di Santo Am-

bruogio
che erano deOderofë di far fare vn'ornaméto

fimile nella inuenzione ma
piu ricco d'ornamêtopes

teneriii dentro la reliquia del miracolo che fu del Sa-

cramento in quel luogo de frammenti rimalli nel cali-

ce da quell' loro cappellano che diceuala melTa lafciati

dalui in auertentemente che diuentoron' carne;Mino

li fece vnopera molto finita & lauorata con diligenza,
che fatisfatteda

lui quelle
donne gli diedono tutto

quello
eh'e' dimandô per prezzo di quell'opera:& cofi

poco
di

poi prefe afere vna tauoletta con figure d'una,

Noftra donna col figlmolo in braccio tnelïà in mezo

daSan Lorenzo & daSan Lionardo dimezo nlicuo

che doueua feruire peri preti à
capitolo

di San Loren

ï,o ad inftanzia di M.Dietefalui Neroni Ma è rimafb

nella fagrcftia dclla Badia di Firenze.Et 9 que'Jmonaci
fece
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fece vn tondo di marmo,drentoui vnaNoflra donna

di rilieuo col fuo figliuolo
in

collo,qual pofono fopra

la porta principale
che entra in

chieiâ^ilquale piacen-

do molto a l'uniuerfàle,fu fâttogli allogazione di vna

fepoltura péril Magnifico
M. Bernardocaualieredi

Giugni, ilquale per
efïère ftato

perfona onorcuole &

molto ftimatajmerito quefta memoriada'fuoi fratelli.

Condulfe Mino in quefla fepoltura, oltre alla caffa &

il morto che fono afrai belli vna
giufh'zia,laquale mira

la maniera di Defiderio molto,fe non au efsi i panni di

cjuella vn poco
tritati dalla maniera dello intaglio. La

quale opera
fu cagione che l'abate di

quel'luogo &
fuoi monaci che aueuano il

corpo
del Conte

Vgo fi-

gliuolo del Marchefe Vberto di
Madeborgo,ilquale

lafirio a
quella

badia moite fâcultà &
priuilegiïj & co-

me defiderofi onorallo il
pit. ch' e' poteuano feciono

fare a Mino di marmo di Carrara vna
fepoltura,che fu

la piu bella opéra
che Mino faceffe mai:perche ne alcu

ni putti che tengonoîl'arme di quel Conte,cheftanno

molto arditamente & con vna fanciullcfca grazia, ol-

tre alla figura del Conte morto ch'egli feceinful'la

caflà & in mezzo fopra
la bara nella fàccia vna

figura
d'una Chanta, con que'fuoi puitti latiorata tnolto dili

géte, & accordata infieme molto bene, fimile vna No

lira donna nel' mezzo tondo col' putto in colloumita-

do la maniera di Defiderio piu ch' e' poteua, & fe egli
auefle aiutato il far fuo con le cofe viue

ch'egli
li auef

fi ftudiatejnon è dubio che egli arebbe fatto
grandifsi

mo profitto nel'arte. Cofto quefta fepoltura a tutte

fue fpefe lire 1600. & lafîninelMCcccLXXxi. della

quale aquiflo molto onore,& per quieflo gli fu
alloga

to a fare nel' Vefcouado di Fiefole a vna cappella vici-

na alla maggiore a man'drittafàlendo credo doueil

facramento vnaltra fepoltura per ilVefcouo Lionar-
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do Salutato da Pefcia Vefcouo di dettoluogo,nel[ï

quale egli vi fece il fuo ritratto in pontificale che lo

fomiglio molto,&di quefla
ne

cofègui medeuïnalau-

de che nelle altre fatto aueua Auenne che vn
giorno

Mino volédo muouere certe pietre fi aflTaticô piu che

il folito non auendo molti aiuti, & cofi prefe vna cal-

da: &
perche

non vi rimedio col cauarfi langue cg1i

palïb di quefta
ad vnaltra vita Dolendo a flioi amici

che rimafono perla perdita fua fconfblati molti nefi

per
eflere egli molto grato nella conuerfazione,& co-

(înellachiefà della Calonaca di Fiefèlegli diedono

fepoltural'anno
mcccclkxxvi. Etfu

permemoria
& onore di

lui,non dopo
molto

fpazio di tempo fatto

licjneftoepiutfio.
9

Defideranda ai futri

DtDe/îderioxndarnellabtllattrte,

Mi trouai tra
tjue ravi

*4 eut uogliefibelle ilOelo comj>4rte.

v

ERCOLE FERRA

RESE PITTORE.

Ncora che fioriflêro in Tofcana d'o

gni tempo gliingegni marauiglio-
famente nelle

pitture nondime-

no ne l'altre prouincie d'Italia, che

quefto intendeuano fi veniuaari-

fuegliare sépre qualche perfona, che

faceua Tarte in que luoghi tenere ce

cellente
Et ce»tamente doue non fono gli ftudii, &
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gli huomîni per vfanza inclinati ad
imparare n5 pot

lono le genti ne cofi tofto ne cofi lodate diuenire. Ma

quando in tali città diuengono alcuni eccellenti; fono

da que' popoli ammirati,& ftimati.per la poca quanti-
té, che il paefèloro ne produce

corne fu veramente

ammirato & tenuto eccellente Ercole da Ferrara pit-

tore, che fu creato di Lorenzo Co(fa, il quale Coflà

fane'fùoitempimolto ftimato,& infinité opere fe-

ce & in Ferrara, & per
tutta la Lombardia j & in Bo-

logna mafsimamente doue chiamato da M. Gio-

uanni Bentiuo li, dipinfe moite camere & moite fà-

le nel palazzo ai
quello; de le quali per effere ftate

poi rouinate, non accade altrimenti dire & la cap-

pella ancora in San Iacopo con duoi trionfi tenuti

all'ora in quella città^vna cola molto eccellente La-

uoro ancora in Radenna, nella chiefa di San'Do-

menico, la tauola a tempera & la cappella di San J3a-

ftiano a frefco & in Ferrara fua patria
il coro di San

Domenico a freico pure; & moite altre
opere

a tempe

ra che non fono da farne memoria. Et nella Mi fericor

dia di Bologna fece alcune pitture-
Ma

particularmen
te in SanGiouanni in monte di

quella città fece vna

tauola con vnaNoflradonna & certi Santi d'intorno;

che fu finita da lui l'annoM c cc c 11 1 c. Et cosi in San

Petronio in vna cappella, vna tauola a
tempera che fi

conofee a la maniera con vna
predella

fotto di
figure

piccole,fattc con
gran'diligenzia.

Al Coda
dunque,

mentre che
cgli era in cotanto credito, fu da alcuni

Ferrarefi dato a
imparare

i modi della arte il predecto
Ercole

molto giouane all'ora modefto,& di acuto in-

gcgno;il quale, per venire a
que) grado

che e' pin bra-
maua fludiando continouamente ildi & lanotte,paC.
foinbrieue

tempo
il maeftro quantoal difcgno;ma

f,erla reueienzia che gli portaua,non (Ivolfè pcro p^j;

KK ii à`
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cjueflopartîredalui,
macontinouonelferuiziofùofi

no a la morte di eflb CoflTa, con fatiche & di (agi quafi

incredibili.Venuta la morte del fuo maeilro, che lauo

raua all'ora la cappella
de'

Garganelli
m San Pietro di

Bologna,fù
ricercato da']

padrone
di

quello,
fe Il bafla

ual'animo dicôdurlaaquella pcrfczzione,che'l Cof-

fàaueuadtfegnato.
Per 11 che Ercole con bonifsimo

animo la pi-efe;&
Ciconuennero infieme dt

dargli quat

tro ducati il melè,& la fpefa per lui & per vn' liio gar-

zone,& i colori, che in talc opera aueuano a porfi La

onde Ercole meflbfi a
gara con l'opéra, che

il Cofïa a-

ueua fatta nella volta, la
paiïb grandemece di difègno

di colorito,& d'inuenzione. Egli figuré
in vna parete

la crocififsione di chuistoj cofa che è molto
pie

na & bella:doue fi vede
figurato da lui oltra il chei.

sto che gia è morto, iltumultode'Giudeivenutia a

vedere il Mefsia in ci oce:& tra quefli vna diuerfità di

tefte grandifsima;auendo egli ftudiofifsimamente cer

cato, di farle tanto différerai l'una da l'altra che elle

nonfifomiglino in cofaalcuna Et venefeceve-

ramente qualch'vna che
fcoppiâdo

di dolore nel pian-

to, affai chiaramente dimoftra quanto e' cercafle imi-

tare il vero. Euui lo fùenimento della Madonna che c

pietofifsimo:
ma molto

piu compafsioneuole Io aiuto

delle Marie in verfo dl
quella;per

vederfi ne'loro
afpet

ti tanto dolore, quanto
c

appena
pofsibile imaginarfi

nel morire la piu cara cofa che tu abbia; & ftare in
per

dita della feconda.Ma tra l'altre cofe notabili che vi fo

no è vn'Longino
a cauallo in fu vna beflia fecca in

ifcorto, che hà rilicuo
grandifsimo:&

in lui fi conofce

la impietà nello auere aperto il lato di christo,&

la penitenzia
& conuerzione neltrouarfirallumina-

to. Similmenteintlranaattitudine figuré alcuni fol-

datijehe fi
giuocano

la vefte di ciuisio, con modi
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bizarri di volti,& abbigliamenti nel doflo. Sonui
figu

rcinfinite,&ilaJroniin croce legati ,& que'foldati,

che i ompono
loro le gambe;i cjuali di attitudini & for

za jtion fi poflbno quafi
far'

meglio;& moflrano corne

egli aueua intelligeiiza
cercandole fatiche dell'arte.

Fece ancora nclla parère dirimpetto a queftailtranfi-

to di Noflra donna;laquale c da
gli Apoftoli circonda

ta,con attitudini bellifsimejfra lequali fece fei
perlbnc

ritratte di naturale tanto bene che quegli, che le co-

nobbero,atfermano che elle fono viuiftime. Ritrafiè

in tale opra fe mcdefîmo&il
padrone della cappella;

il quale per
la amore,che gli portô,& perla fama, che

di taie opra confegui,
finita ch' ella fu gh dono mille

lire diBolognini.Dicono che Ercoleftette xii, anni

afinir tale
opra; fette acondurla in frefco & cinque

perritoccarla
a fecco. Dicono che Ercole nel lauoro

era molto fantaflico,perche quando é lauoraua aueua

cura,che neflimo pittore ne altri lo vedefle Era mol-

toodiatoda i
pittori Bolognefi

i quali a' foreftierx

fèmpreperla inuidia che a efsi hannoauuto,porta-

rono odio,& piu
ch'infinita nelle concorrenze fra lo-

ro pei
che s'accordarono con vn legnaiuolo alcuni pit

tori,& in chiefa fi rinchiufèro vicino alla
cappella,che

egli faceua; & la notte in quella entrarono per forza;

onde gli videro l'opéra; & gli rubarono tutti i cartont

glilchizz^&idifegni
Per

laqualcofa
Ercole (îfde-

gn di maniera, che
finita tale

opéra difegno partir fi

diBologna,&ifuiaredicjuellacittA
il dvca ta-

Gliapjetra £culcore,ch' era cosl nominatoiil qua
le in detta

opera,che Ercole
dipinfc intaglio di mar-

nio belhlsinn
fogliami nel

parapetto
dinanzi a cfla

cappella; & in Ferrara fecetutte le iînefire di pietra
nel palazzo del Duca,che fono beliiisime.La onde gia

Yenutogliafâftidioloftarfuoridi cafà egli a Terrara
KK iii
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fe ne torno in compagnia
di colui'. Et fecé

pcr quella
citta dcU'altre opere

fenza numéro Era Ercole
per-

fona,a cui molto piaceua il vino;& fpçfCo inebriando-

fifucagionediaccortar/llavicaj laquale- condufTc li-

béra fenzaalcun male fino a elianni x x x x
Poigli

eaddè vn giorno
la

gocciola
di maniera, che in poche

ore gh tolfe la vita. Et da vno amico,non molto do-

po,glifu fatto queflo epitaffio

HERCVLES
FERRARIEN.

Ingenmmfuit acre mthnjîmilesquc figura*

Nature effinxtt
nemo colore

m«gi&^

Lafcio G v i r> o p. olognese Pittore fuo creatoj il

quale fotto il
portico

di S. Piero a
Bologna fece a fic-

fco vn' Crocxfiflcv col Ladroni Ca«alli,Soldati &

con le Marie. Et perche egli defiderauaibmmamente

di venire ftimato in
quella città come il fuo imeflro,

fiudio tanto & fi fbttomife atanti di&gi che e' fi mo-

ri di x x x v. anni. Et fe e' fi fuflfe melïô a
imparar'la ar

te da fanciullezza come e' vi fi mife di anni x v 11 1. lo

arebbe egli non folamente arriuato fenza molta fiiti-

ca:ma padatolo
ancora di gran' lunga..



I'ÀCÔPO, GIOVAN-

NI, ET GENTILE BEL-

LINI, PITTORI

VENIZIANI.

Ecofe radicate nella virtù ancora

che il fondaméto fia baflb & vile; for

montano fempre in altezza di mano

in mano Et fino a che elle non fono

arriuate in altifsima fliblimitàj non fi

arreftano o
pofTan'mai; Si come chia

ramente potè vederfi nel débile, &

taflô principio
della cafa de'Bellini; & nella

gagliarda

& alta eccellenza doue è falirono con la
pittura. Con-

ciofia che Iacopo
Bellini Pittore Veneziano; concor-

rentedic|utlDomenicoche infegno il colorire ado-

lio ad Andrea dal Caftagno-.ancora
che molto fi affati

caflè pervenireeccellente nella artejnonacquiftà pe-

ro nome in qnella,fè
non dopo la partita di eflb Dome

nico.Ma poi ritrouandouifi vnico cioè fenza alcuno

che lo pareggiaiïejaccjuiftando
credito & fama; defide

rodi venircnwggiore.Etperqueflocon ogni fludio

& follecitudine attendendo al meftiero;comincio a far

fi lume pcr fe medefimo: & la fortuna a
fargli fauore;

&aprouedergli gagliardoaiuto cio due figliuoli,
Giouanni & Gentile A' quali,poi che e' fijrono cre-

fciuti in età conueniente, infègno egli fteflb
con ogni

acuratezza i
principii

del
difëgmo.Étnon paGo mol-

to, che l'uno & l'altro auanzoronodi gran lungail pa

dre3il quale con
ogni

fbllecitudine attendeua ad inani

mirgh;accio che cofi corne i Tofcani tra lor medefimi
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portauano
il vato del vincerfi l'un l'altro fecondo che

c' veniuono a' la arte di mano in mano;cofi auefle Gio

uanni a vincerlui;& Gentilepoi
i'uno & l'altro.Furo-

no le prime cofe che diedono piu fama a
Jacopo per'

gli aiuti de figliuoli
vna fioria che alcuni dicono che è

nella fcuola di S. Giouanni Vangclifta;doue fono le

flanc della Croce. Lecjuali furono dipinte da loroin

tela per auere del continuo coflumato quella città di

far lauorare in quella maniera Dilettofti Iacopo di la

uorare egli folo,& dentro & fuori di
Vinegia; con te-

nereaccefialloftudio delle difïicukà della pitturanel

colonie & Giouanni & Genule il che fèciero amen-

due di maniera,che dopo
la morte del

padre, lauora-

rono in
compagnia

molte cofe Iodate. Et cofi fuccefle

miglior fortuna nellarte a Giouani,fl quale dotato dal

lanatura
d'ingegnioj&

dt memoria migliore;dniennc
& piu pratico, & di maggioreintelligenzia, & di piu

giudizio,che non fu Gentile.Auendo acquiftato Gio

uanni credito & nome grand1fsÍmo da aUer riu'atto di
naturale moite

perfone:& fragli altri vn Doge di

quella città che dicono eflere ftato da ca Loredano. Il

ritratto del quale fu per la amicizia prefa cô eflb cagio
ne che è faceffe per

fuo mezo nella chiefa di San Gio-

uanni & Pauolo la cappella di San Tonimafo d'Aqui-

noiper laquale opera,reputata
certo belli{simasfu egli

tenutoin quel grado chemaggiorfipoteuaincjiiel-
la profefsionc.Et non andà molto,che e'fu ricerco da

far vna tauola
in Canaregio nella chiefa di SaGiobbo

doue egli fece dentro vna Noftra donna,cô molti San

ti-.che
fempre gli hà mantenuto quello ifteffo nome di

celebrato,che egli fi aquifto
in quella città Spartofi

dunque
il nome fuo per quel paefe,erano con pneghi

intercefle
lopere da lui & con mezi grandi;come fu la

tauola che è
oggi in Pefàro di fua manoin San Fran-

cefcoj
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cefco, che fu tenuta per
vn tempo

cofa molto eccellen

te:per vederfi dentro a quella
vna pulitezza,& vna di-

ligenzia ftraordinaria.Fece nella chiefà di San Zacha-

t ria doue flannole Monache,alla cappella
di San Giro-

lamo vna tauola,che vi è dentro variati Santi in torno

alla Noftra donna doue è vfato ingegno & giudizio

in vn' cafamento che ve dentro,& cofi nelle figure;La

quale
fu lodata grandemente

da
gli artefici, & gentili

huomini di quella città Egli
ancora nella fàgreftia de

frati minori, detta la ca grande ne fece vnaltra, che di

aflài bella maniera & cô bonifsimo difègno
fu condot

ta.ASanMiche!epoidi Muranolauoro vnaltra tauo

laj& a S.Frâcefco della Vigna,doue ftano frati del zoc

colo,nella chiefa vecchia pofc vn quadro di
vn c hri

st o morto: la fama delquale fi diuulgo talmente, che.

Lodouico XI. Re di Francia inuaghito
del fuo no-

me,lo manda a chiedere a quella città; dallaquale con

difficulté
gli fu conceflo & in luogo di quello

ve ne

fit melîb vn'altro fottoil nome di Giouan Bellino, il-

cjualenonfufileggiadrone fi ben condotto quanto
quello. Perche è tiene, che vn girolamo MO-

C E T T 0 fuo creato vi lauorafle fopra, fendo la diffe-

renza dal primo tanto diueFfimente condotta. Fece

ancora nella confraternitâ di San Girolamo vna opéra
che ve dentro

figure piccole molto lodata:La onde ve

nute in confiderazione
lopere

di Giouanni, fra i Gen

tilhuomini di quella città la volfèro crefèere di orna-

mento;&propoûo nel Senato di fardipignere a Gio-

nannilalâladelgran conliglio per
l'eccellenza fuafu

vintoil partito fenza eontefa alctini.Et coli ordinaro-

no che
egli cominciafle quellopera:& dentro vi facef-

lè i fatti
piu notabili dclla Repub

Veniziana. Onde

egli vi lauoro mohe ftorie in copagnia
di Gentile piu

di lui giouane, fra le quali dipinfe vna armata digalcç.
LL

°
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che sbarcano alla piazza di San Marco joue tho !n

profpettiua !a ch!e(a,te cafe, e'1 palazzo, & la
piazza;

con infinito numero di
popolo in procefsione,co gra-

Xta & conbuona maniera condotte, lequali gli fecero

onore & vtile
gMndtGimo. Egh vi dipinfe ancora a vn'

altra ftoria lauorata con ddtgenza grandifsima
con

vno armamento di galee,& vna battaglia intt tcara; do

ue combatmao i fbtdati & in elfe diminui per
via di

profpettiua
le bar<:be & te figure, &

quelle
con gran-

dt{simaordinanza,&conbon)~ima manieMd)ptn<e

Q~iui (t vede il furore,la forza,la dffe(a,i) fe) Ire de'~ol

dati, & le diuerfe morti, che egli ando conftderando:

doue non men di quelle efpreffe !o intrigamento
de!!e

Oa!ee~de! tritarlacque co' remi;& la confudone delle

onde, & gli
altri armamenti marittimi fatti con vna

arte certograndifsima.Vn'attra Horiae tn detto luogo

ancora,neHaqua)eequandocauanoH Papa, che era

ftato nafcoHo per cuoco fuggnoH
in Vinegia nel mo-

naflerio della Carità; doue fono mcjte
figure

ritratte

di naturale,& Hmitmete in
queltejattre dette di

fopra.
Contrafece (t viui & proprii que cafamenti, la

piazza;

& pdazzo di San Marco, la pefehena~e'! mace)!o che

merito per queRoda
la

Sfgnoria perpetua prouifione.
Laonde auendo

egli
finita vna pittura non molto

gta
â

de,ne!)aquatc erano alcuni ritratti di naturale che pa-
teano viui ella fu

portata in
Turchia davnoAmba-

~ciadore a Maumetio aU'otta Gt Turco.Et fe ben tal

eofi era proibita loro per la legge Maumettana ella fu

pure
di tanto

ftupore nel prefentarla; che non efïendo

vtatoit Signore vederne, gli parue grandt(s)mo magi-

ttero.OndenonfbIoprefeIapittura~machiefeioroi! il

maeH:)-o,che)'aueu<t fatta Perche a
Vinegia tornato

eipofe a) Senato q)ja!mente a!
Signore douenero man

dare Giouan BeHino.Ma eGI,cpm6 queg!i~che molto
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tamaujno~nendo egli gia in eta,che mate poteua fop
portare di<agit <! rifotuerono di mandarui Gentile

~no fratello;ilquale arebbe
fatto il medeHmo cheGio.

uanni.Et inottre fi afïicur&uano di non perderlo inte-

ramente & mafsime che egli feguitaua per
il paJazzo

le ftorie che egli aueua
cominciate nella faladel grati

Configlio.La
onde mcnon Gentile in ordjne & mon-

taM in fu le Gaiee~con onoratt~fma
proutftone, per-

uenne in
Go~antmopoti

a faluamento.
Etpre~entato

dal Ba)io della Signoria a Maumetto, fu veduto vo-

lentieri,& come cofa nuoua molto accarezzato. Et

poicheeg!tpreJ(enro
a

quel Principe vnavaghiisima

pittura;
fit ammirato da quel Signore; che vno huo-

mofnortateauencinfetantadiuinita, che egli e~pri-
mefïenviuamente&GnatUt-ate le cofe della natura.

Ne vi dimora molto Gentile,che egli ritratïe di natu-

rate Maometto che pareua viuifsimo;alquale come ca'

fa inufitata parcua quefto piu tofto, miracolo, che ar-

te.EtinuItimo doppo lo.auer veduto moite efpenen-'
zie di quellarte, !o domandô fe

gli
daua il cuore di di-

pigner(emedef]mo:& Gentile
rifpofecheperfatis-

&rHtmtt'arebbej&taEiH{simamente. Nepalîo moiti

giorni che ritrattofi a vna fpera che ibmighaua tbrte:

to pre(ento al
Signiore.

Il qua!e vedendo quel che

Gentile ~cfua della pittura,
ne rimafe piu amirato &

Rupefatto che prima, per laqua! cofa da fe ftefÏonon

poteua immagmarft
che è non auefïe

qualche fpirto djc

uino adofîo Et fenon fufsi ftato che per iegge tale

efercizio era
proibito, & andauane!a morte a chi ado

Taua n:atuc:non arebbe mai Jicenziato Gentile;anzi !o

arebbe onorato
grandemente, & tenuto]o a farlifare-

opere apprefio d[ fe Vngiorno !o fcce venire a fe~ck

fattolo
nngiaxiare de le cortefie vfate; & datoli Iode

tn~nite perIoperetatt&daUui;cU fece dire cheedima.~
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jauequel'chee'volene che ogni grazia gli ~arebbe

conceduta. Ma Gentile che era modefto a!n'a co~ no

chiefe fatuo che vna lettera di fauore,che a! Serent~i-

mo Senato de!!acnt~iua)o raccomandaHe. Percio

Maometto
gli

fecefare vna lettera di fauore moko

calda & fopra quella gli diede molti onorati doni &

apprefïolofece CauaUere con mo]n
p)'eui!egi,&!I

pofea!co!!ovna catena lauorata alla Turcheica, di

pefo di fcudi 2~0. doro:]aqua!eancoraf) troua appref
~b a gli eredi fuoi m Venezia,& di piu gli concelfe im

tnuuita per tutti luoght del fuo impeno~parttfsi Gen-

ti)e di
Goftannnopoii

con
grandiisima allegrezza; &

ebbe felici~imo ritor no per il ma]'e.& ariuato in Vine

gia fu da Giouanni fuo fratello, & da quaG tutta quel

la citt~molto volentieri veduto; & vifitato da chiun-

que feconi'allegfâuâ del grade onore
cha gli aueua fat

to Maometto Feceft vcdete alla Stgnona laquale;

aueuagia obligo per gli onori che Giouanm faceua

con le opere
a quel Senato & molto piu a Gentile,che

aueua recato tanti onori di Leuante alla fua patna.Ec

prefentata
la lettera fu co&tato di quel che chiefe, che

fu vna proui~onedi ïcuduoo. t'anno; laquale gli du-

ï-o quanto
la vita fua. Fece Gentile doppo il ïuo ritor-

no moite opere;
ma particularmente vnaftcna nella

~cuo!a d[ San Marco, di eflo Euange]ifta & in quella

fece lo edificio di Santa Sofia di
GoHantinopo!i,oggi

Mofchea de' Turchi,e tirato in profpettiua, cofa vera

mente difficile & bella per molte
parti che fi

veggono

che egli
ha fatto fcoprire in quelle edtncio. 0]tra che

eg!t)'itrafÏedt
naturale tutte le femmme che fono in

quella ~oria,con gli abiti allaTurchefca, quali egli a-

ueua recati di Goflantinopoli & mojte aconciaturc

di capo che fon tenute molto belle. Et co(? feguitan--

do feceper
la dtta di poi moite opere lequali oitra aUe
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richezze che egli aueua aqui~ato, gli donoron fama

immorta!e;pe)'i
i buoni coftuml,& la vita lodeuole che

egli
tenne continou.)mente.Fina!mente~vicino già al-

la eti di anni L x x x.
pafso

allaltra vita;& da Giouanni

fuo fratello gli
fn dato onorato fepoicro in San Gio-

uanni&Pau!o,!anno MDi. Rimafto Giouanni ve-

douo di Gentile che fempre amo tenerifsimaméte;an-

jaualauorando & panandon tempo, ancora che egli

tufÏe vecchio & per che e' era dato a far ritratti di

ziaturaie, introduffe vna vfanza in <.jue)!a citta.che chi

era niente di grade,
fi faceua rare o dalui o da altri il

&;o ritratto;comeappare pertutte
le cafe di Venezia,

che fon tutte piene di quegli & vi H vede per innno

in quarta generazione
i difcendenti,nella pittura. Ri-

'tra(ÏeGiouanni pcr M. Pietro Bembo, che ancora no

&aua con Leone X. !a fua innamorata da'] quale eb-

beoltraal pagamento
vn heUifsimo fonetto che co-

mincia.

0
7w~/Mc

MM cc~c ~7'a~

.M C~f~~M< che !~0&'
f<~

OCC~~f<.

FeceGiouannivn numero grandifsimo di
opere &

quadri, chefono ripofti in quelle cafe de Gentilhuo-
mini di Venezia de aua!) perla moltitudinenon i~ea

defarmenxione:auendo io
infegnato douefonole

cofe piu
notabtti & belle che e' tacene mai Ne anco-

ra duo tutto quel che di fuo egli mande periJ Domi-

nio di Venexia;&' molti ritratti di priridpi che egli fe-

ce fenza le altre cofe fpezzate di alcuni
ouadront fatti

loro; come in Rimino al S. Sigifmondo Malatefta vn

Quadrod'unaPieta che
hadueputunichelareggo-

co,!aqua!eeoggiinSanFrance<coinqueHadtt.t.Eb

beGiouanntmo!tiDifcepo!i,atqua!ieg)i con gran-
de amor.euo]ezza infegnio l'arte: fi-a i quali fu in Pado

uagia6oanni lACopo DA MONTAGNtA,che
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Imite molto fua maniera per quanfo moftrano !'o~

pere fue che (t veggono & in Padoua & m Venezia.
Ma

quello che piu
di

tutti Jo imito
& gh fece

maggia

reonore,fuit RONDiNELLo
daR.auenna,de!qua-

!e(t~erutfcmpreintutte[e opère tue. CoRuitecein

Rauéna moite opère come M San DomenicovnaM-

uo!a,& ne! duorno vna!tra,che tenuta molto bella per
di

que))a
maniera Et

quc!ta che pafso tutte Mtre, a*

frati Carmelitani nella chiefa di San Glouan batifla,

doue vnaNoH.ra donna con due Santtbefiifsimi.Ma

fra tutte le cofe che Vt fono cie vn Santo Alberto lora

frate, che e bellifsimo nella tefla, & ne'panni, & per

tutta la figura Stè con feco, ancora che taceffe poco

(rutto EENBDETTO CODA d.tFerrara,cheabito

a RhninK& in quella città fece moite pitture, )afciado

dife BAR.TOLOMEO .(uor!gUuo!ochefecei!meje

Cmo.DtceftcheancoracioR.GioNE OA CASTEL L

FRANCO attefe a qucita arte {eco ne fuoi primi prin-'

cipit & molti altri de! Trauifano & Lomhard;,chc

non ifcade farne memoria. & per tornare a Giouanni

egtigtacondottoailaetadt
Lxxxx. annHanando

nome per le opère
fane in Venezia fua

patna,&(uo-

ttdiQue!!j,pafsodt
male di vecchiara da

queftavita

advnamig)iore:&ne)!amedeftmt)chiefa& in quello,

~efïo depofito
che egli aueua fatto a GentiJe~onorata

mente fit fepelitD.Nc manco in Venezia chi con ionet

ti Vo~gari & con epigrantcni Latini cercaGi di onorar

10 morto corne egli aueua cercato fempre dt onorar

viuoiapacrM
fua:

Et molti gli renderonoi ver<: che

tsH
aueua già

fatti nella
giouanezza

ne! ditettarf) del-

la poe~a,
& quello

che molto piu importa,fu lodato~
da il lodatitsimo Ario~o che nel far menzione de gli
fcce))entt pittori moderninel Canto x x x n i. a !a fe~

condajH.anzaddte.
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CO S IM 0 ROSSEL

LI PITTORE

FIORENTINO.

Olte perfone sbe~ando & ~chern en-

do akrui fi pafcono d'uno
tngiufto

d<Iet[o che il
piu délie volte torna

lor'danno, in
que)Ia ~efïa maniera

quafi che tornar ~ecelo icherno in

capoa
chi cerco dt auuiiire le fatiche

fue CoGmo RoneiH; che nel fuo tem

po

fu tenuto allai buon pittore, manonperoecce!-
lente & raro.ancora che

egli
va!e~e non poco in a]cu-

ne parti della arte. Coftui nella fua
giouanezza fece in

Fiorenza nella chieia di Santo
Ambruogio

vna tauo-

Ia:& fopra l'arco dette Monache dt S. Iacopo da le mu-

rate,tre figure. Lauoro ancora nella chiefa de Serut !.t

tauola della cappella
di Sata Barbara;& nel

primo cor

tile lauoro in frefco la Horia, quando il beato
Fiiippo

pigha to abito della noflra Donna.A' frati di Ceite!)o

fecela tauola dello altar
maggiore; & ne fece ancora

un'akrain
unacappe)!a~&(tm))mentein una cappella

innanzi che s'entri in una chiefetta
fopra

il Bernardi-

nojauoro una tauola con motte figure. Dipinfe il fe-

gno a fanciulli della copagnia di San Giorgio,nel qua-
le e una Annuziata :& moiti qnadri & tod! di madon

ne,actttadin).A)!emonacI]ediSantoAmbruogiofece

la cappella delmiracolo del Sactamëto,!aqua)e opera
e cofa anai buona,& delle ~ue,che fono in Fiorenza te
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nuta !a m!g!tore.
Et in quefta fece di natura!e H Pico

Signore
della Mirandola tanto eccellentemente;che e'

no pare ritratto,ma viuo. La onde egli,che de gtianu

ci aucuaperla {uabuonacoucrfazione,fucog)i altri

pittori
chiamato a fur l'opera,chc fece ~u'c StRc~ 11 H

Pontefice nc)!a cappella del palazzo. Et eofi'in com-

paeniadi
Sandro RotticeHo~diDomcntCO Ghirlan-

dato,dell'Abbate dt San C!emente;dt Luca da Corto-

na, & di Pietro Perugino, vi dipinfe di fua mano tre

ilorie, nellaquali
fece la fommerflone di Faraone nd

marrono,&]apredicad{ CHRtSTO a' popoli lun-

gottmai-
di Tiberia, & lacena degU ApoHoU con

CHRIST o'&mqueUafecevaaiauolatnottofacceti

rate in buono1 profpettiua, &fopraquella ilpalcoin

otto facce~co fparttmentOjChe gira in otto angol);do-

ue molto bene fcortando mof):r6 quanta gli altri fa-

pcre deU'arte. Dice~che il
Papa aueua ordinato vn

premio,oltra
il pagamento,a

chi
megtio auefie laucM'a

to:& quefto
s'aueua a dare a chi con Iode & merito al

giudicio
del Pontefice ~bHe paruto. La onde finite fa

ilorie venne fua Santita a
veder l'opéra &

gia ciafcu-"

BO de' maen.ri aueua procurato far fi, cbe'!
prcmio &

l'onore foffe (uo. Per il che fentendoci Cohmo piu de

bile d'inuenzione & di dHegno;cerco occultare il iuo

difetto.Onde e' coperfe tutta quefta opéra di finifsimi

azurri oltramarini, & di viuaci colori & con molto

oro inumino 0 la iloriane atbero,ne erba,ne panno, ne

nuuotonmafe)Cheiumeggiatonon~bHe;credendo()

che'l Papa come di quella~arte poco intendente,gli do

uefÏe donare la vitioria.Venne il giorno,ch' ogni
mae

Rrodoueualafua opera fcopiire;pe)cheeg)tancora.

mof~rolafuade laquale fu da, que'maen:ri aÏÏai ntb,

& fchernito n come queg!i che la fua debolezza piu

to~ovceUâUMO,che ne auefîere copalsione. Il Papa

ando
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ando a vedere l'opera
della

cappella finita; &giunto
in quella, l'azurroj'oro, & gli

altri be' colori di Coft-

mu in vn tratto gli abbagtiarono gli occhi: perche

queRaanaipiu
di

iuttel'al[reg!ipiac<jue,comea a per-

fona,che aueua poco giudicioin tal
profefsione. On-

de
giudicoCo~momoItomegtioauer fbdutattOj &

lauorato.,che g]i attri piu
ecceUenti di lui no aueuano

fatto. Et cofi fece dare a Cofimo il premio ordinato;

corne a piu valente & migitore arte~ce de
gli altri Et

comando a coloro,che acconcIa~M'o d'oro le loro ift:o

rie & le
coprifÏero di migliori azurrha cio che elle ~uf

fero f)m)!I
quelle

di Co(!mo nel colorito & nella ric-

chezza. Laonde i poueri pittori mat contenti anzi
pu-

re difperati;per
fatis&re alla

poca intelligenzia del Pa-.

dre Santo,fi diedero a guaûare., tutto
quel buono che

aueuano ~tto.RifeftCo~mo di coHoro piu che efsi

non aueuano rino df lui quando lovceiiauano del tan

to oro:Et tornatolene a Fiorenza onorato, & anai be

ne agiato;attefe a lauorare alfolitofuo; auendo fem-

preinC]aGompagn<ain[Utte!eco~PiBRo Di co~.

~M o fuo difcepolo, che lo aiuto in Roma & per tu6

to.QueRo Piero lauoro nella
cappella di Sifto,& vi f&

ee motte cofe,& mafsimamente vn paefe nella predica
di CHR.JSTO che è tenuto la

miglior
cofa che vi na.

Stetteancorafeco'ANDREA DI COSIMO eheat-*

tefe alle grotefche.ViueCoumoanniLXVin. Et per
vna lunga in~rmita.conmmato & Jogoro, 6na!men-

teumoni'anno MCCCCLxxxnn. EtdaUacom-.

pagnia de! Bernardino fu fepellito in Santa Croce. Dt

IetMfsimo![ode!a
Atchimia,!aquateviuo Jemprelo

coafumo & in grandifsime pouerta lo condune a lar

morte.
Dopola morte poi in memonadeUofcôrno

fatto a fuoi concorrenti nella
cappellagli

Rt fatto
oue.

~o epitatHo.

'MM
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IL CECCA INGE-
GNER.E FIOPLEN-

TINO.

Cttati in
quella~con tantb onore, quanto giornalmen-

te fi rende loro, da chi conofce il migHore
da'i buono.

Q~eft~necefsiri primeramente induf!ele~!bbnche;

quettj gli ornamenti di
que!)a;queita g~ ordini,le Ha-

tue, i Giardini, Bagni, & tutte quelle a!te comoditA

funtuofe, che ciafcunobrama &poch)poGeggono.

Queda nelle menti
degli

huomini ha eccitato la gara
& le concorrenzie non folamente de gli edi6zii,ma

delle comodità di
quegli;

Péril che fbnoAatifbrzatt

gli artefici a diuenire indu~rioG,ne gli
ordmi de' tira-

ri;nelle machine da
guerra; neg)t

edtnzilda
acque &

in tutte queUe aduertenzie & accorgimenti,
che fot-

tonomediingegni&di architetture, ditordmando

g!i adDerfarii,& accomodando gli amici, fanno & bel

to & comodo i! mondo. Et qualunche&pra gli altri

ha &puto ~re que~ cote oitra lo eUere vfcito d'ognt

E la dura necefsita, non aueiïe stbr-

zati gli
huomini ad e~ïere

ingegno<!

perla vti)it~ & comodo propno~No
farebbe la Architettura diuenuta,li

eccellente & marauigliofa;nelle men

ti & nelle opère
di coloro che per ac

qui~arC
& vtile & fama~ fono efer
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canota, (ommamentee Rato todato, &preghto da

tutti gli altri;come al tempo de' Padri nofiri fu il Cec-

ca Fiorentino, al quale
ne di fuoi vennero in mano,

motte cofe & molto onorate & in quelle porto egli

tanto bene,nel feruigio della patria&a;operando con

rifpiarmo,& fodisfazzione,&grazia de' fuoi cittadini:
che le ingegnofe

& indufirlofe fatiche fue !o hano fat

to tamofb & chiaro fra gli altri egregi & lodati fpiriti.

DiceG,che il Cecca fu nella fua giouanezza legnaiuo-
io boni~imo, & pe rche egli aueua appiicatotuttolo

Intento fuo a cercaredi fapere le di~cuita de gli inge

en i,come~)puo
condurre ne'campi

de'foldati machi-

ne da muragtte,~ca)e
da falire nelle città,ariett da rom-

pere le mura,difefe da ripa) are
i foldati

per combatte.

re,&ogni cofa che
nuocerepotelïeag)iinimici,ck

QueHe
che afuoiamici poteftcro giouar, eUendo

egli

perfbnadigrandi~imavtilit~ allapatria Ina~merito,

che la SignoriadtFtorenzagUdcjfïe prouifione conti

nua. Per il che
quando

non G comhatteua, andaua

per
il dominio riuedendo le ~brtezze, & le mura delle

citta & caRe))i,ch' crano debili., & a queHi dauail mo-

do de' rlpan,& d'ogni alu'a.cofa, che
bifbgnaua. Et

diceC, che le nuuole che andauano
peila

fefta di

SanGiouanniin Fiorenzaa
procefsione fin-ono in-

gegno R)o,che certo fono tenute cofa beUi~ima. Fe-

ce egli ancora vno edificio, che per nettare & raccon-

ciare il mu&ico nella tribuna dt San Giouanni fi gh'a-

ua,s'alzaua,& abba(ïaua,& accoftaua, che due
perfo-

ne]o poteuano maneggiare~coîachedtedeal Cecca

riputazione gradifsima. Auuenne al fuo tempo che !o

efercito de'Signori Fiorentini eraintornoaPiancat-

doli,& egli con !o ingegno fece fi, che i foldati vi cn-

traron' dentro per via di mine fenza
colpo

di
ipada:&

feguitando piu oltre a certi cafielli fece la ma) a forte

MM ii
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fua,che volendo egli vn giorno mifurare aucune a!tez

ze in vn!uogodiruct!e,meHc i!capofnondeHa mura

glia, per mandarc vn filo a baftb, accio poteHe fapere

t'attezzi di quetta.Ma eHendo egli mortati~imamcnte

odiato da tnimici che molto piu temeuano )o
ingegno

fuo che le tbrze quad de gli aduer~fiijContinouamen

te teneuano gli occhi a doffo lui folo. Per il che ve-

duMquen:aopportuntta,vn prête convna bateHraa a

pancagHn'?ne,&con
vn verettonelo coHene!)ate-

tta jft 6eramente che il pouero Cccca di fubito fi mon.

Dolfe molto a tutto !o efercito & a fuoi cittadini il

danno &la perdita, che fecero net!a morte di lui, Ma

non vi eHendo rimedio alcuno, ne !o rimandarono in

caHa a Fiorenza & le forelle fue in S.Pietro Scherag-

giogUdiedero onoratafepoltura:& iottoit ntratto

fuo di marmo
feceroporre

lo inttalcritto epttaitio.

FABRVM MAGISTE~ CICCA, NATVS OFPI-

DIS VEL OBSIDENDIS VEL TVENDIS HIC tA.

CET.VIXIT ANN.XXXXI MEN. IV.DIES XIUr.

OB1IT PRO PATRIA TELO ICTVS .PtAJ: t0-

RORES MONtMENTYM FECERVNT.

Mcecci.xxxvm.
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ANDREA VERROC-
CHIO SCVLTORE

FIORENTINO.

Olti per !o ftudio imparano vna arte;

che fe e'tbnero nella maniera di quel
la aiutati dalla Natura; accozzando il

naturale con!o
acddenta!e.fupere-

rebbono non tanto quegli che fono
~ati auantt di loro: ma quegli'che do

po la morte loro areb~ono a nafcere.

Et di quanta importanza
fia a!]eper(bnecccet)enti que

fta parte congtunta
con cï!a,ogn)

di fe ne vedelo e~cm

plo in molti i quali mentre che ftudiano fanno infi-

niti miracoli & mancando quello ~udio~po no c~erc

accompagnato
con lanatura, fe flanno

pure tre gior-

niche non s'afïattchtno,ogntcofaft parte del'antmo

loro Et pigliano quefli tali
fempre

vna maniera cra-

da & fenza dolcezza alcuna; di che e cagione l'afprez-

xa delle tatiche,che e'durano ma!grado della natura.

Etben 6 vede, che chi sfbrza quella, fa effetti contra-

ïii alla
voglia fua: Et coG per

]o
oppofito, feguitando

la con piacere, conduce cofe marauig)t0~e. La onde

non debbe ccrto parère fh-ano, fe Andréa del Verroc-

ch)o,che aitttatb piu
dallo fludio che dalla Natura

per
uenne tra gli Ccultori a't <bmmo de'gradi,& intefe l'ar-

te
perfettamente;

fu tenuto duro & crudetto nella ma

miera de'inoi lauori: & fempre tali fono apparite le co-

fe fue, ancora che fieno mn-abili: ne! co~petto di chi le

Conotce.CoRuiperpatnafu Fiorentino,në'~uoitept

Icu!tore,!ntag!tatore,pittore,&
mufico perfettifsimo,

& dalla natura, d'ogni cofa &mmamente dot:ato,& ac
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tefe alle (c!enxe; perche molto della Geometria M dilet

tô nella fua giouanezza; & in
quella, perche attende-

ua aHo Orefice,lauoro dt argento due ftorie nelle te-

HedcUoa!tardISanGiouanni,de])equahquandoe))e
furono meffe in opera, aequifio Iode & nome grandif
~)mo. Mancauano in quefto tempo in Roma alcuni di

quelli Apoftoli gradi cheordinariaméte fbIeuanoRa.

re in fu l'altare in cappella del Papa c6 alcune altre ar<

géterie,che eranoftatedistaite:Pe)-i)chefumanda[o

per
Andrea con gran fauore da Sif~o 1111 & condot

to a Roma, &
allogatoli quel tanto che il

Papa décide-

iaua & egli tutto conduHe~ a perfezzione, con arte >

diligenzia & mgegnomarauigtiofb. Ma veduto nel.

la Ranza di Roma ritrouafi moite flatue di varie ~brti,

& particularmente quel cauallo di bronzo che dal Pa-

pa
fu fatto porre

a Santo loanni laterano; & che de*

fi agmenti
non che de le cofe intci che

ognidi fi troua

uano ,n faceua fUma grandifsima; ciettbcro di attende

re alla fcultura. Etcoliabbandonato in tutto lo Ore

~ce, fi mife a gittare
di bronzo, aicune rigurette che

gli
furono molto Iodate: la onde prefo mcggtore ani-

mo.)Umifeaia.uoraredimarmo. Et auueune che ef-

iendo morta di parto in
que'giorni

in Roma la
moglie

jirra(iceicoTornabuoni;& volendo ilmarito che

atÏai la amaua, onorare quel corpo. dette a fare la fe-

poltura
ad Andrea Et egli fopra vna calfa di marmo

intagho
in vna lapida, la donna, il

partorire
& )i

palfa

re a quella
altra Vtta con moite altre figurette fi belle

& fi bene condotte che quefla per la prima opéra fua

di marmo fu tenuta molto buona. Ritornato
poi a

Fiorenza con danari & fama & onorc, gli fu fubito

allogata
vna figura dun'Dauit di braccia due & mezo

per
{aria d' bronzo: la quale da lui condotta a

perfez-

zione, fu potta&
è

ancoraoggi nel p alaxzo Ducale al
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fommo della fcala doue fta la catena;Et ru fommamen

te lodata da ciafcheduno Mentreche
egli conduce-

ua la Oatua detta, fece ancora quetia noftra Donna di

marmo, ch'e fopra
la fepoltura

di M. Carlo Bruni

AretinoinSanta Croce;taqua!e!auoro egli eilendo

ancor'Giouaneper
BERNARDO ROSSELLINI I

$cvLTORE, il quale condunedimarmotuttaquet

!a opéra. Per!equa!tcofeacqumandoAntomono-

me di ecce!!eniemac~ro,&mafs)mamentene!!ecofe

di metallo, delle quali eg!t dilettaua molto fece di

bronzo tutta tonda in San Lorenzo la fepoltura di

Giouanni & di Piero di Co~mo de Medici; dou'e vna

tatïa di porMo,retta
da quattro cantonate di bronzo,

congiraridi foglie molto eccellentemente lauorate,

& finite con infinita fbttiiit~ & diligenza
la

quaîe
e po

ftafra lacapeHa
del Sacramento &la

iagreiba:
della

quale non fi puo lauorare di b)'onzo,nc di
getto

far co

fa meglio. Auuenne che gia il magiftrato de fei della

mercatantiain Fiorenza
quando

viueua Donato, gli

dUogarono a far di marmo vn tabernacoio, che e' oggi i

dirimpetto A San Michele, nell'oratorio di fuori di

ort Santo Miche)c:che finito da lui,& meno in opéra,
volendo i Sei far fare di bronzo San Tommafo che a

EHRiïTO mette il dttone!]apiaga;furono Indtïfe-

renzia delprezzo; non per altro che per la gara di;alcu

ni, che fauoriuano Donato; & altri che voleuano che

le facefsi Lorenzo
Ghiberti.&~quet~acaparhieta de

Cittadini ando
ieguitando;che per~no chc{nonfn

morto&Donato& Lorenzo, non melfon'mai in efe

cuzioneiHoro
proponimento. Perikhe Andréa gia

~attodconotcereperlafotaiitadet~uomagtRero, per
l'uniuer&tid della buona pratica fua, fi net conuerfa-

te,comea!!auo)ocheeg)traceua,rudafuoiamici pro
po~o che e' tace~, que~e duc Hatue dr c H R ï T 0
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& di San Tommafo, Le quali allogateli; con fatica 5:

grande f~udio tattone ) mode]tj;& fatto le tbrme ebbe

nel getto grandifsima rbrtuna; che
gli vennono tutte

vnitamente di bonta falde & intere. Onde menbH a

rinettarle & finirle;le ndufïe a
quella pèrfezzione,che

elle fi veggono
al

prefenie; & fi comprende netl'actttu

dine di quel SanTommafo vna certa mcredu)ita,& ni

bita voglia di toccar'Io intero che't fuo n:are in dubbio

]o faceua ftare oRinato & conofceft
quanto

con amo

re egli tocchi con mano quelle cicatrici di C HR i s'T 0

II quale con ltberalifstrna attitudme
alza vn braccio,

& aprelave~e, perchiarire il dubbio del fuo di~cepo

lo.che veflito di belli~imi panni t'uno & l'altfo fece co.

nofcere Andrea in que!i'arte non meno
faperia eferci

tare,che fi facefsi & Donato &Lorenzo & gl'altri fcul

tori,chehaueuono operato innanzi a )ujJa quale ope

ra fu locata nel tabernacolo che aueua
gia fatto Don~

to;& allora, & poi, è fempre ftata tenu ta in pregio.La

onde non potendo la fama fua piu crefcere in quella

pt 6feGione,come perfona che gli piaceuon'gli fludi&

ogni
cofa doue fi haueua a durare fatica,non gtibaftatt

do in vna (ota efÏer tenuto valente, voleua anchora

in altre che egh non fapefsi impararle per
fare il medo

fimo &co~tvo!tol'animo a
votereancoraiatlare opè-

re dt Pittura:tece cartoni di alcune ftorie & quadrtj &

comincià a metterci in opera di colon.'Et mentre che

egli alla pittura attendeua; non'mancaua attendere ai-

le cofe della Geometria; auendo animo vatertenevu

di nelle cofe della Archttcttura. &conque~o~uomo

do di procedere caminando, andaua vu'tuo~amente

fpendendo
il

tempo. Fu in
que' giorni finito di mura

re la lanterna della Cupola di Santa Maria del Fiore t

&riflrettod inneme
gli operai di quella tabrica,'tifol-

ueronQ fra moite dispute & ragionamenu fra loro;che

fi douefsi
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~douejRi~reia Pa!!achefbpraque!ioedir[zlo peror

dine gia
di

Filfppo morto
fi doueua porre per tinimen

to di quello, &
mandato

per Andrea innanzichef!

partiHe
da loro, gli feciono

aUogazione di detta
paHa

che fuïïe di mifura di braccia & che
egli auef

fe la cura ditarlapotare tnjfurunbottone;& incate-

narla di maniera chi volendoui mettere~uIaCroce,

la potefsi reggere. La quale opera Andrea fini & mef

fe fu con grandifsima fefla del popolo con fuochi &

con motte
altre allegrezze, MatumefUero

adoperar
ci induHna&ingegno,neHoordinar)ata!mente che

c'ui j[)
poteGe entrar'dentro, & ad armarla con buone

tbrtirtcazioni, che i venti non le nocefÏero. Sono an-

cora in detta citta mo!tc altrecofelauoratedalui.Di-

pinfe ancora a Frati di Valle Ombrofa vna tauola a

San Salui, fuor della
porta

alla
Croce,ne]Iaaua!ee~

quando
San Giouanni batteza CHRi!TO:& Lionar

do da Vinci, fua difcepolo, che allora era
giouanetto

vicotorivnQ angelo di fua mano, ilquale era molto

megUo,che!eattreco~e.AueuagiacoïiMo
DE MB B

D icr condotta da Roma alcune
anticaglie fra le

qua!iaueuamenone)&ogiaidino,a!!aporta cheri-

efce nella via de'Ginori vn Marfia di marmo biaco, iti

piccato
advn tronco, perdouere effere ~co-ticato, co

~a tenuta molto
marauigliofa. A Lorenzo fimilmen-

tedopo
la morte di Cofimo era

peruenuto vn torfo

con la teRa, d'un'altro Marfia; antichifsimo & bello

mo!topiudaoue!!o.
Et perche chi l'aueua fatto, con

~tdero che quando Marfia rimafe fcorticato H vedeua-

no imufcoti rofsi, & alcuni nerbicini per la figura;
tolfe vna

pietra
che e marmo rotÏb;& in quel ~nb che

aueua alcune-vene bianche-fottili intagiio auefto
Mârfia che doueua

parere', quando egli aueua il puli

tnento cofa viuijtsima, ,(e ora a chi lo con~dera, fa ve.
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nir conGdersz!one dello
auei'quelto Artefice conK

propia
&-beHa arte~ridotto talc opera a fine Per i!ehe

volcndo LORBNZO DE' MBDtCt
accompagnarto

a quett'altro,di
maniera che e'mettefsino in mezo quel

la porta; mancandog!!
le braccia, le cofcie, & le gam-

be mando
per

Andrea donde
egli

con
quello inge-

gno
che egli

aueua
gliclo rindirizzo in piede; & ag-

EtunfegH t pczzi di marmo roffo,con tanta
diligenzia

che Lorenzo ne rimafe fatisfattifsimo Auuenne che

la Signoria di Vinezia auendoaùnto moite vittorie,

per
la virtu di Bartolomeo da Bergamo, volendo ono

rare iavirtùdi quel Signore & dare animoagit altri

loro capitani delibero
in Senato che c'fegli facefsi

vnaftatuaa a cauallo di
Bronzo,&dorata:perpornin

fula piazza di Santo Giouanni &Polo.
& trouando

il nome d'Andréa fparfo per tutta IraHa &~nora fopra

ogni al[ro,mandarono periuiaFiorenza.&condot

to!o aVenezia con grandifsima prouiftone gli fecion'

'fare vn'modello di terra,grande appunto quato aueua

da efîere Il quale poi che egli ebbe finito di terra &

cominciato ad armare, per gettarlo di bronzo, eraci

molti Gentilhuomini che voleuano; che il Vellano da

Padoua faceffe la figura, & Andrea il caua!!o. De la

quaIcofafdegnatottcgtHenetornoa Ftorcnza:auen

do prima ~pEZzaco
al cauallo le

g ambe & la tefla. I!che

intendendo la Signoriajgti fece intendcre,che non tor

naHe loro nelle mani, perche gli (arehhe
tagliato

il ca-

po.
La onde

egli
le fcrifÏc, che fapeua rifare t! capo a*

cauat)', ma ch'eisi non aurebbon~ già faputo rapicca-

re!ateHaag!ihuomini,nevna nm!!eaque!]adiAn'-

<lrra. Que~a pronta riIpoRa piacque e molto a QÙei
Signo)-i,&condopp!a prouinone lofecero ritorna~

re. Et non dopo molto tempo racconcio il model-

to ~.t gittandolo dt Bronzo, nfcatdô & raffreddo,
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di maniera: che c'fini la vita in Vinezia, lafciando im-

perfetta
non folamente oue~a opera ma vn'altra chc

e'faceua in PiHoia, cio e la fepuitura del Cardinale For

teguerra,contrevirtùTeo!ogiche,&vn
Dio PA-

DREfbpra,ta quale fù finita dipoi da L o R 5 N-

ZETTO ~cultore Florentine.
AueuaAndrcaquan

doe'moriannt LVt. Et dolfe la morte ~uainnnita-

mente a
gli

amici & a'~uoi
difcepoli che non erano

po-

chi,&maGtmamentea NANNi GROï~o, fcul-

tore, perfona molto aftratta & nella arte & ne! vi-

uere. Diee~! di coftui, che e'non arebbe lauoram fuo

ri di bottega,o a Monaci~oFrati fe e'non aueHe auuto

per ponte l'uicio
della volta,per potere andare a bere a

tua pcOa, & tenza ticenz<a -Lauoraua mal volentie-

ri,&perognipiccoiaa!tcraz!onc,~tfaceua portare a

!o fpedale & quiui jUaua, ~no a che e'fuHc
guarito

intutto. Et6-at'a!tre effendo egli vnavolta torbs-

to fano d'una fua infermit~ gli amici che io YtHcaua-

no, !o dimandorono come
egli ttaua Et rifponden-

do egli mâle gli ~bggiunteio tu fei
pur guart-

to:Etpero Aoio male
rep)ie6 egh~Impero che io

arei btfogno d' vn' poco di febbre, per potermi in

trattenerequi agiato&ieruito. Coftui venendoa

morte nello
~pedate, & vedendofl poR:o innanzi vn

CrocinGo di kgno afiai gorfo; pi ego che )oieua~ino

via,o~vcnetnette<sino vnodimano di Donato.

An~rmando che fe e* non lo leuauano, fi morrebbe di

~)eraM~ta)ttoera!oamo)'echee'portauaai!aarre.
Ma per tornare ad Andrea, [c fue cofe rima~er&a L 0-

RENzo Dt cn.EDt difcepoto&amico~uocanfst-

mo,&l'onaticondotte da Venezia, furono ~epe!)ite~
nella chiefa di Santo

Ambruogio,ne]ta tppohura di,,

Ser Michele di CionCj doue
fopraJa lapida fono inta-

gliatequcRelettere.
NN M
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Fu niente di mMCO onorMo di poi con qucHo
epitaffio
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IL VERROCC HIO

Se ~M<Mt& <<<&~Mff/?
<Ma'cp delle ~f <~w <<&fc~M'Mf
&Mt& MC/HW<<(CC~?`

J''<<~W~ ~O~MtNTM/M ~f«f ftffM.

LO ABATE DI
SAN CLEMENTE

MtNïATORE.

Are volte fuole auuenire,re vno e d't

nimo buono, & di vita efemplare;
che il cielo non io

proueggo d'amici

ottimi, & di abitazioni onorate, &

che per i benigni coftumi fuoi, e* no

fia viuo,in veneraMone; & morto,in

grandtfsimo deMerio di quaiunque
lo ha conofciuto; corne poco

auantt di
queAa ct~, 6t

Don Piero della Gatta Abate di San C!emëte di Arez

xo ,<CceHente in diuerfe cote., & coRumato fra tutti

gli attri.Co{httfufratecteg)tAg[io!i,&'neUa fua gio
uanezza miniatore fingularifsimo,& dotato dit)oniC.

.6modi~egtio:co<ne ne fanno fedeiemtmature}aaOM.
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te dalu! a' monaci di Sata Fiora, & LuciUa ne!!a badia
di Arezzo:& ancora in S. Martino,Duomo di Lucca.

Fu amato molto nel fuo tépo
dal Generale di Camal-

doli,che fu Mariotto Maldoli
Aretino:i!qua)epa)edo

il Don Piero perfona,che per le fue virtù meritaflè tal

beneHcio liberaméte glieli dono; Et colui corne grato

lauoro poi motte opre perquella re!igtone.Vene!a pe

C.edelMCCcct.xvni. & non potendoG allora con

molti praticare,Lo Abate fi diede a
dipignere le

figure

gradi:&!aprimatuvnS.R.occo,chee'~ceintauo]a a

rettori délia fraternita d'Arezzo, nella vdiéza doue e

6 ragunano:!aqua]e figura
raccomanda alla Noftra do

na il popolo Aretino. Et in pochiSimi meC
imparo

beniisimoa a lauorare a Ëetco in muro, & m tauola

ancora:&lauorando afïai, diuenne pittore ecce]!en-

te & raro. Fece in Arezzo Vna tauola in San Pietro,
doue Aanno i frati de Serui,dcntroui vno

agnolo Ra-

fietio: & ancora !auor6 il ritratto del Beato
Iacopo Fi

hppo da Piacenza.Fu condotto
a Roma nella cappella

diSiftoIÏIÏ. & in compagnia di Luca da Cortona,
& di Pietro Peruginolauoio quiui

vna Horia.Et tor-,

nato in Arezzo fece nella cappella de' Gozzari
in Ve-

fcouado vn San Gierolamo in
penitenzia,

il
quale ma

gto
&rafo con gli occhi ferml attenttfsimamente net

CrociniïbpercotendoHi! petto, af~ai bene fa conofce

re,quantoto ardoré di 3more in
quelle conïumatiisi-~

me
cami~pofïa trauagMare

la virginita. Et per quella
opera {ecevnfafïograndifsimo, con alcune

a![regrot
te di fa~ittra le rotture

dellequali
nel paefe fece le flo-

rie di detto San Girolamo.Poi !auor6 in Santo
Agoftt

no di detta città vna
cappclla alle

monache de)te!zo

ordine,doue a frefco è vnacoronaziooe di NoUrado-

ria molto lodata, & molto ben ratta:& fotto vn'altra

cappeUay[:aAHuma conateuniange!t
in

vna gran ta-« a

N N in
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uola che molto benè fbnoabbig)tat! di panni fott!

& e veramente tenuta vna pittura molto iodata, per
eiÏere lauorata a

tempera.di buon drfegno, & condot

ta con diligenzia jUraordinaria. Nella badia di Santa

Fiore in dctta citti e vna cappella all'entrata della chie

fa per la porta principale, con
San Benedetto, & con

altri Santt~Smta con grazia,con buona ptatica,& con

dolcezza. Et certo egli erain
quella

citti adorato, &

rtuento:pc)'chE e' vateua non folo nella pittm'a/ma in,

naolte ancora di quelle arti che ricercano induftna&:

ingegno.Auuenne
al fuo tempo, che Gentile Vrbina-.

te Vefcouo Aretino molto amico. della fua virtù rife-

deua in Arezzo & del continue vhieuano inHeme:

La onde il Vefcouo, che Rdi)etto
fempre d'ogni

vn-tu.

gli
fece dipignere nel palazzo fuo vna cappella. nella,

qu~cevn
CHRIST

omorto~&fuvoaloggi~rltrarre
effo Vefcouo, & fe medeGmo con alcuni caaontci deL

1~ citta. Fecegtt&re aiDuomo.vecchiotuor d'Ares-

zo vna cappella, de!!aqua!e parte ne
pagô

il Vefcouo,
& parte gli opérai, &e vna Mifencordia con certi Atl.

geli in alto, con alcuni panni biancht fottili, che cir-

condano lo igniudo certamente bellifsimi Et coft vn*

San Sebafliano & vn San Rocco con certi tondi in,

chiaro & fcuro,dentroui le Hone loro. Lauoro oltre a.

queftoper tuttala.citta indiuerG
luoghi, come net

Carmino tre figure;& la cappella delle monache dt Si

ta OrCina;& mhnite opere, che al
prefente G veggono

per queUa
enta & a

Ça~igUone Aretino nella pieue,

di San Giuliano vn~ tauola a
tempera alla' cappella deL

toattarmaggiore douée vna Nofira donna bellifsi-

ma.,& vn* San Giuliano, &
San Michelangeto, figure-

molto ben'!auorate,& beotfsimo condotte,&ma6i-~

me il San Giuhano, ctie auendo affifati gli occh<at<

C!T o' ehe ein eo!to .tUaoo~ra Donaa~ pare che;

't lkt i s'~ t`.
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oitrea modo fi afHtgga
di auere vccHb!! padre & la

madré. Similmente ad vna
cappella poco di fotto, ê di

fua mano vn portello
che fb!eua ~are ad vno

organo

vecchio, nel quale
e dipinto vn San Michele, tenuto

cofa tnarauigttofa
Et in braccio d'una donna.,vn'put

tofa~ciatO)Chepai'viuO)Vluo.Fece inArezzo a)[emo

nache delle Murate la cappella dello altar'maggiore

piccura
certo moltolodata.Et al monte San Sauino vn

tabernacolo dirimpetto al palazzo del Cardinale di

Monte,che fu tenuto betliGimo.Et al
Borgo

San Se-

polcro in Vefcouado fece vna cappella, onde Iode &

vtile grandifsimo né traffe. Fu perfona molto fattibile

&buono& veroamatoredi tuttele virtê; & aucua

i'ingegno
tanto verfati!e,ch' oltre a tante altre fue do-

ti,eramu(tCo perfetto; & faceua gli organidi piombo

dimanlua. Et in San Domenico fi vede ancora vno

de' cartoni di fua mano, che doice fempre
'ë mantenu

to.In SanClemente ve ne era vna!t) o purdt fua mano.

Doueaucuafanoi'organo In a!t6&ta .taftatura era

bafiaal piano
del coro.& quefta conHderazionegIt

Vfnne,pe)'che egli erano pochi inonaci a cantare inco-

ro,& voleua chelorgani~acanta~si & fonafçi. CoH ui

mottoboninco quel ]uogodimurag)ie &
di pitture:

aucdo rifatta la cappella maggiore di quella chiefa do

ue era dentro quel!'organo,& per la chiefa mb!te altre

pitture; lequali gran dannô fu,che interne con la chie

fa & conuehto tuHero rouinate. Ma co~t era necetra-

riovotendo ornare& fbrtincare
quei!acittaio HIu-

<Ms.
DucacosiModeMedid.HqtraleneHarepara-

zione delle nuoue mura~efhto necefïitato ri&ngnere
tra la detta chiefa & la porta di SantoSpirit6,vn terzo

de!!acitta,&atrerràre motte
cafediCittadini, ihfle-

me con vn
quarto d'un'Co)i~c6 antico &confumato'

dietro al conuento di San.BernMdei,&uIdme re!t-
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quie
d'un' Te.itro ~o[to la cktadeffa. Ma tornando a

jo Abate~egtt fu parco & co~umato nel viuere & la-

Iciôfuodt&epotoneUapicturaMATTEO Dt ïEH

IACOPO LAPPOLI AR-ETtHO
mo![opratico:i)-

quateimnandoia
fua maniera merito iode: come ne

fa fede nella Pieuefbtto
iipergamo~doue~predica

un <:HR!STO con!acroce,& inanité
altre pitture

din~mano. EtincompagniaJa~ciô DOMENtco

FECom i!quatemo!te
delle fue oprefini: corne in

S. Pietro di quella citd la tauola di Sâ Fabiano, & San

SebafHano de'BonucCt,& !a tauola di Santo Aatonio,

&tacape)!adtSanGiu~inO)Condottacon fuoi dife-

gm.
Era Domenico bene ~ante & fece l'arte della

pittura piu per trattenimenco~che per bifogno j onde

~emprein compagnia faceua i fuoi iauori Fece m

AT';zzone!!aTnnitaunatauo!a,che uno Spagnuoio

colon; & (imilmenteneila pieue a!ta cap?!ia délia Ma-

donna & uh'a!tra che fu l'uttima
per

M. Donato da

ChiariinVe~couadoche'I CAPANNA SANESE
gii

ita}.,ch'ecofa!odata.DiedeGpoia!!e~ne~re di uetro,

& tre~ch'erano in Vefcouado,ne )auoi 6 t'una delle-

quali per
le guerre dalfartiglieria tu ruinata.Fu anco-

rafuocreatO AUGELO DI LORENTÏNO
ptttO-

re, ilquale aueua affai buono ingegno, & !auoro !*ar-

co fopra la porta di San Domenico & fe hauefÏe auu

to aiutojarebbe diuentato bonUsimo maeftro. Mo-

riDonPietrQd'etad'annt Lxxxin. &dau'nmatdt

petto ftrettopa{sodiquen:au!ta,it che a
quella Cttt:t

tu di grandi~tmp danno mafsimamente !a(ciaado

egli
alla fua morte imperfetto un rempto della Nofira

donna dalle tagr}me,del quale aueu~ ~ttOLi! modeHo,

che dadiuerie~poi'Aaconnito.'Mérita dnnqueanai

!ode,per
auere mte& il mihiarej'a'rchttetfufa~a pitta

î~& la mufic~ .G!t
dicdet.'o j

~udi tnoMcht ~epottura

in San
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in San Clemente tua badia Et tanto fono Oate Rima-

te fempre le cofe fue in detta ciK~che egli ne ha auu-

tO queflo epitaffio.

pingebat <& ) coB~f~ c~<<e~

~CC~r<<C Mpf~M~?H~'n<M<< f«4f~?.

Non tamen ex uobisMf(«M KM4«mi' «~

J~e tff~'c~M,«?Mc<~ ~<ec~fCM.

Mortnei MCCCCLXi. Aggiunfe all'arte della pittu-

ra nella miniatura quella bellezza che fuor nella ma-

nieravecchia !'e viHo poi nell'opre di G ERo L A Mo

FADOVANO fatte in Santa Maria nuoua dt Fioren-

za ne libri da lui miniati, & in quegli di GHEHAH-

DO MtNiATOE.E Hto creato, come ancora fi vide

pervn
VANTE MIN!ATOR. FIORENTINO, &

GIEROLAMO MILANESE, chemirabilifsimeopre
fece in Milanu fua patria..

DOMENICO GHIR
LANDAIO PITTORE

FIORENTINO.

Olte vo!te<ttruouano, ingegni cl&.

uati & fottili, che volentieri fi dareb

bonoalle aiti& allefcienze, &ec-

cellentemente le eferciterebbono;fe

i Padri loro gli indinzM~ro nel

principio a quelle ~eCfe aie quali na

turalmente fono inclinati.Ma fpeHo

auuicae che chi gli gouema non conofcédo forte put
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o!tre, (traccura quello,
di che piu douerebbe curare;

& cof! e cagione,che gli ingegni prodotti dalla naïu-

Madornamento&videdfimondo difutilmente ti-

mangon' perd.
Et quanti abbiamo noi vcduti fcguire

vnaprofeistone lungo tempo, folo per tema di clil li

gouerna;che arriuati pot a gli
anni maturi l'hanno !a-

fciata in abbandono pervn'attra,
che piu loro aggra-

d~Et e tanta la forza della natura; che !o inclinato ad

vna profefsione
molto piu ft'utto vi fa in vn' mefe,

che con qualunche fludio o fatica non fara. vn altro in

moltianni. Etaduienebenefpefîb che continuando

poi quefH tali, perlo inftinto che ve
gli tira,fanno am

mirarc & fiupire interne t'arte & la natura; corne a ra

gion' le fece Rupire Domenico di Tommafo Ghirlan

daio,i!qua)efupo(toairarte dello orefice; & non pia-

cendoli quella, non refto di continue di difegnafe.

Perche eHendo egli dotato dalla natura d'une fpiritc'

perfetto
& d'un gufto mirabile,& giudiciofb nella

pit

tura, quantnnque Orafo nella fua fanciullezza tbne,

fempre al difegno attendendo;venne fi pronto & pre-

(to & taci!e,che molti dicono ) che mentre che a!o) e-

~tce dimoraua,ritraendo i contadini, & ogni altra
per

ibna~che da
bottega panaua Ii faceua fubito

~omigha
re.Come ne ra~no fede ancora

neli'oprefueinnniti ri

tratti, che fono di fimititudini viuifxime Furono le

fue prime pitture
in

Ogni Santi )a cappella de'Vefpuc

ci,dou'evn CHRiSTO mo)'to,&a!cuniSanti,&fb-

pra
vno arco vna mifericordia & nel Refettorio di

detto luogo vn cenacolo a fi-efco. Dipin~e&inSanta
Crocea)!'entratadc))achie(aa mandeftrala Roriadt

San Paolino. Et
acquiflando ~magrandi~ima in cre-

dito venuto, a Francefco Saf!etri )auoro in Santa Tri

nita vna cappella con iftorie di San
Francefcojlaguale

opM
è mirabthnente codotta,& da lui con grazia con
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pulitezza
& con amor lauorata. In quella contrafece

egli & ritraffe I! Ponte a Santa Trinita,col palazzo de

gli Spini: nn~endone)!a primafacciala
ftoria di San

Ftacc~eo qna3o apparue in aria; & refufcita quel fan

ciuDo. Doue fi vede in que]!e donne chelo veggono

réfufci tare il dolore della morte, nel portarlo al!a~e-

pojtura
& la atiegrezza & la

marauigha
della fila re-

~urre~ione Contrafecieui i frati che efcon di chieH

co' bechini dieno a)!a croce,per fbttet ra!!o,~atti mol-

tonaturaimcntp. EtcoHaItre
DgurcchcHmarauig!M

no di quello erfetto,che non danno altrui poco piace-

re.In vnaitra fece quando San Francefco présente il vi

cariorinuta)a crédita a Pietro Bernardone
tuopa-.

dre:& pi~)ia l'abito di (acco cigniendo~t con la corda.

Et nella faccia del
mezo,quando egli va a Roma a Pa-

pa
Onorio & fa confermarla regolafua; prefentando

di Gennaio le Rote a
quel

Pontence Nellaquale fto-

ria nnie la fala de] Conciftoro co' Cardinali che fede-

uano intorno; & certe fcalec che ~aJiuanoin quella:ac

cennando certe meze figureritratte di natur&Ieacco-

modandoui ordini di appoggiatoi perla ~aitta. Et trat

quegHritrafïeil
MAGNIFICO LORENZO VEC-

CHIO DE MBDici.Dipin&uimedenmamentequa.

do San Franccfco riceue le ftimite, Et nella vltima fe-

ee quando egli morto~&chei &ati!opMngono,do-

uefivede vn ti'~techegfi baciate mani; & inuero

quello
erfetto non fi puô exprimer meglio nella

pittu-

ra., fenza che e've vn Vefcouo parato con gli occhiali,

alnafbcheg!icanta!a vigitia;chei!non~entir!o~b!a-

incate)od)mo{tradipinto.R)traffeindue quadri che,
mettonoin mez.oiata))o!a,Franccfco Satïettigino-
chictiiin vno,&nera][ro!afua donna.0!trachc'e(e

cencHavottaquattroSibi)!c&Tuoridei!acappeJ!a vn

arnamento fopra larco neUafacciadinazi, co vnaito-

00 ii
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ria dentroui quando la Sibilla Tiburnna fece adorât

C HR s T o a Ottauiano Imperatore~c))e per opera in

frefco è molto praticamente condotta:& con vna alle

grezza di
coton molto vaghi. Et indemi acompa-

gnto quefto tauot'o con vna tauo!a pur di fua mano la

uorata a tempera quale
hi dentro vna natiu ita di

c H RI T o,dt far ma) auigtiare molto ogni perfona in

teUigentc, doue rurafïc fe mede~mo & fece alcune te

~edt pa~ori,chefbno
tenuti cofa diuina.

Dipinfea a

frati Giefuiati vna tauola per!o altar maggiore con al

cuni Santi,in compagnia
di vna Noftra donna benifii

ma Et nella chiefa dt Ciflello fece vna tauola nnita da

Dauid & Benedetto fuoi ti'ateHt;dentrout i la yifitazio

ne diNoRra donna, con alcune teHedifcnamine va.

ghifsime
& be!]!fsime.NeHa chiefa de gtt Innocend fe

ce vna tanota de' Magi,mo)to
lodata & fUmata,che fu

aiempera. NeHaqua!e<bnoteRe bellifsime d'ana&

di fifonomia varie co~ di
giouani come di vecchi &

particularmente
ne!!ateRade)!a Nofh'a donna Hco-

nofce quella oneftabe!tezza& grazia, che nella Ma-

dre del vero D i o puô eUcr fana da mano vmana Et

in San Marco at tramezo della chiefa vn'altra tauola,

& nella tbre~iena vn' cenaco!o con diligenza l'uno &

l'attro condotto &in cafa di Giouanni Tornabuoni

vn tondo con la floria de' Magi fatto con dnigëza.Al-

!oSpeda!ettoper
LORENZO VECCHtO Dt ME-

Bici amato&fHmatodatui, iaftoria di Vulcano,

doue lauorano moiti ignudi fabricando con !c martel

la folgori
o faetti a Gioue.Et in Fiorenza nella chiefa

do'gni Santi a concorrenza di Sandro di Botticello,di

pmfe
a frefco vn' San Girolamo, che

oggi
è alfato alla

porta
che va in chlo0:ro; intomo al quale fece vna in-

~!nita di inflrutnenti di Iibri da
perfone Audio~e. Di-

pin~eancoral'arco~opra!ap0)-tadt
Santa

ManaVght
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& vn Tabercoimo dietro a !a arte de'Lina!uo!I nmit-
mente vn'San Giorgio moltobello che ammazza il fer

pente.
Et per

il Vero egli intefe molto bene il modo

del dipignere
in muro: & facilifsimamente lo iauorô;

cHendo niente dimanco nel
comporrele fue cofe mot

to teccsM. Fu chiamato a Roma da Papa Siflo 11 ï 1.

a dipignere
con altri maefiri !a fua

cappeHa
Et dipin-

(euiquando CHRiSTO chiama a fe da le reti, Pietro
& Andrea; Et la refurrefsione dt efïb tEsv CHRi-

tTO; della
quateoggiegua~a taTnaggibr parte per

encre ella fopra
la

porta rcfpetto
a !o auerutit auuto a

fimettere vno archttraue, che rouino. Era in queM

tempi
medefimi in Roma FranccfcoTornabuoni ono

tato& ricco mercante, & amicifsimo di Domeni-

co, alquale
e~endo morta la donna

fopra parto; &

ituendo per onorarla corne fi conuenia alla nobilta to-

M, fattole rare vna fepoliura nella Minerua con a!cu-

ce ftori e d[ marmo; piacque ancora che Domenico di

pigniene
tutta la faccia doue eH'era fepolta. Et oltre

a quefto
vi facefÏe vna piccota tauoletta a

tempera.La

ondeinqoeHaparietefecequattro florie: dua di San

Giouanni Batifta, & due della nofira Donna le qua-
Ii veramente gli furono allora molto lodate. Et prouo
tanta dolcezza nella pratica diDomenico; che tornan

dofene quello a Fiorenza con onore & con danari, !o

raccomando per letterea Giouanni iuoparentefcriuë

dottquantoe'ioaueffe feruito bene in quella opera;
& quanto il Papa fune fatisfatto de le fue pitture. Le

quaii cofe vdendo Giouanni, comincio a
difegnare di

metterlo in qualche lauoro magnifico da onorare la

memoria di fe medefimo, & da arrecare a Domenico

fama &
guadagno

Era
per

auuentura in Santa Ma-

riaNouella, conuento de'frati prcdicatori!a cappella

maggiore, dipintagiadt Andrea Orgagna;
La

qua!e
00 in
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per etTerc
Rato mal

coperto

il tetto della volta, era iri

piu parte
contaminata &guan:a dataacqua Pei'itche

gia
molti Cittadini la aueuano voluta rafÏettare o ve-

ro ridipigiiierladi nliouo Mai padroni che erano de

la famiglia de'RtCCt) no fe n' erano mai contentati;non

potendo
efsi ~nanta fpela ne voiendofi rifoluere a

concedertaad.itcrui che!a~cefsi~per non perdere la

iuridizione del
padronato,&iHcgno de)!arm~- loro

iaiHatag!i da i lora antichi. Giouanni
adunque

deft-

det'ofochcDomenico g!i~cefïe quefta mcmorta.S

mcfle intorno a
f~uefta pt'at!Ca;tentado diuerCe vie -Et

inukimo
promeflej'Rtcofat-tuttaqueHa fpefaegii,

&cheg!i)'tcompen{er&bbe)n quai cola; &farebbe met

ter )armc loro ne) piu cuidente & onorato
luogo, che

fnfïc in quella Cappella Et coH perfuaf), diede toro

vn beueraggio pervna certa amoreuo!ezza:& fecc

~revnoinftrumentorogato moltoftt'etto de'! fenfo

ragionato d' fbpra. Et atiogo a Domenico
queila ope

ra.,con)eftortemedefimeche&rattod!p)nte prima, &

feciono che il prezzo fufsi ducati mi]!edugenro dora

targhi; & in cafo che lopera gli piace(ïe,fufstno dugen

to piu Per i)che Domenico mine man alla
opera: ne

refto che
egli

in
quattro

anni'l'ebbe finita Hchc fi) net

MCCCCLXXXV. con grandifsima fatisfazxione & con

tent:odief!oGiouanni. Il quale chi~mandoG~eru!-

to, & confeffanJo ingenua!1'ente che Domenico aue

ua guadagniati i dugenro ducati del p:u;di(Ie che areh

be piacere,
che e' fi contentaHe del'primo pregio Et

Domenico che molto
piu

(timaua la
gloria & t'onore~

che!e )'icchezzc,g!i !argtJubitotutto
it )eHante;Afïer

mando che aueua molto piu caro )o
auergh fatistfattOt

de'I !auoro che !o elfere contento de'f
pagamento.

App)'enoGiouanni~ecefareduea)'m) grandi di pie-

ir.) i'vna de'TomaQtunci~tattra de'Tornabnoni,&~
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metterlc ne pi)a~n
(non d'effa

Cappella E
quando

poi
Domenico fece la tauola dello altare, nello orna-

mento dorato,fotto vn'arco che
per nne

diquc!)a Muo

la'fece mettere ittabernacolo del Sao-amento bellifsi

mo; & nel n onttfpizio di quello fcce vn Scudiccluo-

!od'vn quarto dibraccio;dentroui ta) me de'Padron

dettt.Et))be])ofua!!oîcoprh'edcI!aCoppeUa ~aueIH

cercoronocon gran'romore dc!'armeloio & final-

tDentc non vda vedendo fenandarono al
Magi~rato

degli Otto; portando il contratto Per ilche non

Giouanni che era morto allora ma gli eredi njoi per

commtfstooe latciatadaitui moftraronoetïerui
po~

nel piu
euidente &ono)-ato

luogo diqucii'opera.&

benche quelli efclamafsino, che ella non fi vedeua Rt

'lordctto, che
egitno

aucuano il torto & che auendo

gli
fatti metter Giouanni di fopra aCHR!STO,fene

doueuano contentare. Et cofi fu décide che doueC.

fe Rare per quel magi~rato corne al
prefente fi vede

Ma te quello parefÏe
ad alcuno fuor delle cofe della vi

ta che fi M da fcriuere; non gli dia noia perche tutto

cra nel fine del ti-atto dellamia penna. Et ferue fc non

ada)tro,.imoH)a!e quanto iapouerta epreda delle

ricchezze:& che le ricchez~e acompagniate dalla
pru

denzia, conducoro a fine & fenza biafimo cio che al-

tn vuoie. Ma
pcr tornare

a!!e belle opère di Domeni

co {bno in
quefta capeUa primteramente nella volta i

quattro Euangelifii maggiori
del naturaie:

& ne!Ia pa.

riete della tinefh-a, ftone di San Domen<co,& San Pie

tro mart))-e,& San Giouanni quando va a) deferto, &

la Noftra donna
annunziat.idaU'ange!o&mo!ti Santi

aauocandi Fioréza, Ginocchioni fopra le rineftre;&

dappie~veritrattodi naturale ginocchioni Giouanni

Tornabuoni da man ritta &la donna fua da man fini-

,fira che dicono eUer molto natura!t.Ne!ia facciata de-
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~ra di poi e'fette ~orte,fcompartHe fei di fotto in qua
dri quanto tien la facciata, & vna vltima di fopra lar-

ga quanto
fon due iftorie & quanto ferra l'arco della

voI[a,Et nella uni~ra altrettante di San Giouanni Ba

ti~a. La prima della facciata de~ra e quando Giouac

chino fu cacciato del Tempio; doue fi vede ne! v olto

di lui efpreffa la pacienzia; corne in quel di coloro il dt

~pregio,& l'odto che e& Giudei aueuano at)ue!che

~enza auere r!g)tuo)i veniuanoa'i tempto. Etfonoin

t~ueRa ftona da ta parte verfo la fineftra, quattro huo-

mini ritratti di Mtura!e ~t'un de quati
cio è que]!o che

e vecchio, & rafo, e in
Cappuccio roffo; e Aleffo Bat-

douinecti, maeitro dt Domenico n<!)a pittura, & net

Mufaico.L'ahfo che é in capegli,& che f) tiene vna m~

no al fiancho & ha vn mantello rofïb, & fotto vna vc

tHcc!uo]a azurra, ë Domenico Aeiïb maeftro dellope-

ra ncrattotun vno ~pecch.ioda&medettmo; Q1ello

che ha vna zazzera nera con certe labbra groïïe, ë B A

tTIANO DA SAN
GIVM!GN!ANO Juo dtïcepoto

& cogniato,
& l'altro che volta le fpalle & ha vn beret

tino m capo, e Dauitte Ghirlandaio pittore fuo fratel

to, i
quali

tutti pcr
chi

gli
ha conofciutl Adicono e{fer

veramente viui, & naturaH. NeUa~econda (toria,e !a

nauuitadeHa Noftra donna fattacon vnadiligenzia

grandei&traieattre
cofenotabihche egliviraccne,

netcafamento opro~pctt!ua,e-vna6neHra chedatiu

mcaque!!a caméra; ta quale inganna chila guarda.
OLtra quefto mentre fanta Anna c ne! !etto, e certe

donne la viGtano, pofe alcune femmine che lauano la

Madonna con gran cura,Et chi mette acqua, & chi

le {afcie, & chi ta vn fetuizio, & chi vn'altro &men

tre ogniuna attende al fuo, vi e vna tèmmina che ha

in coHo quella puttina,& glugniando
la fa ridere, con

vna grazia
donnetcha degniaveTamente divnopera

&uile
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Etnite a quefla,'oltre
a molti a!tri aiïetti che fono in

ciafcuna Hgura.NeHaMrzachee'taprimaJopra,equS

do la Noftra douna ~ag!ie
i

gradi del Tempio, doue e

vn cafamento che aitontanaafiai ragioneuolmente

da l'ochio. ottra chc vè vno
ignudo, che gli fu allora

lodato; per
non {ene'vfar mo~i;ancor che e' non vi tuf

fe quella intera pcrft;zzione;comeaqucg!t che (i {on

fatti
ne'temptnoftriipernon

etTere egtmotanto ?cce!!e

ti.Accanto a
qucHa

e )o tpo&ttzto d) Noftra donna;do'

ue dimoftro la collora di coloro che fi sfogano n elrom

perele verghe,
che non fiorirono come quella

di Giu

Icppo
]a quale

iftoria e
copiofa

di
figure in uno acco-

modato cafamento. NeUa quinta n veggono arriuarc

iMagun Bettelem con gran numero dt buornia~ ca-

uaUt, e dt:omedarii,& altre cofe varie; floria certamen

te accomodata. Et accanto a que~a, e la Ma la quale

e la crudele impicta
fatta da Erode a gli Innocent);do-

ue fi vede vna baruffa be!!itsima di femmine, & di &

dati, & caualli, che le percuotono,& vrtano & nel ve

ro di quate florie vi fi vede dt fuo,quefla e la
mig!)ore,

perche
ella e condotta con giudizio,cô ingegno, & ar

te srade .Conotceuift t'impiavo]onti di coioto j che

tomadati da Erode iènza riguardare le madri,vccido-

noque'poueri fanciuUtni: fra i quati~tvede vno che an

cora apiccato
alla poppa., muore

per ]e terite riceuute

nella gota da vn foldato;& fugge,per non dir beue co'[

petto
non meno fangue chetaite:cofa veramentedi

~ua natura: & percHer fatta nella maniera che ella èjda

tornarviua!apietadouec!]afuQebenmorta Etcer

to,fu ventura di Erode, che talcafo non vi ibne con~I

derato. Euui ancora vn (oldato che ha io)[o per rbr-

za vn putto: & mentre correndo con
quello

fe Io (trin

ge
in lui petto per amazzarlo,fe li vede

appiccara a ca-

pegU la t~adre di quelle con grandtjStma rabbia &~
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eendo!i tare arco delta fchiena, fa che conofca in !o-

to tre effetti beHiGImi', vno e la morte del putto che ri

vede crepare l'altro t'tmpieta
del ib!diito,che per fen-

tu tirare G Hranamente,moftra l'affetto del vendtcar

fi dt eHo putto.n terzo che la Madre nel veder la mor

te de) figliuolo, con furia & dolore &
fdegno ccrca

che quel
traditore non parta

(enza vendetta: cofa vera

mente piu da Filofofa mirabile di giudizio, che da pit

tore. Sonui efprefsi molti altri atfetU, che chi !]
guar-

da conofcerà fenza dubbio que(tomaeHroefÏer Hato

in quel tempo
eccellente SopMqueRa nella fettima

che pigha
le due florie, e cigne larco della volta, ë il

trantttodt Notera donna,& ta fuaafïunxtone con infi

nito numero d'angeli & infinite figure,& pae<), & al

,tri ornamenti, di che egli Ibleua abbondare in
quella

fua maniera facile &praùca.DaI*a!tra faccia,doue &-

no le Rorie di San Giouanni,nella prima ë quando Za

cheria iacrincando net tempio,L'angelo gli appare, &

per
no credergli amuiohtce. Nella quale Roria,mo~ra

do che a'IacnHzu de tëpit concorrono ~empre le
perfo

ne piu
notabiti per tar!a piu

onorata ritranevn buo nu

mero di Cittadini Fiorettni che~ gouernauono allora

quello ftato:&particularméte,
tutti

quelli di cafa Tor

nabuoni, i giouani &i vecchi &
attri.~Ottre a queno,

per
moftrare che que!ta eta fioriua in

ogni forte di vir

tu, ofmaSime nelle lettere fece in cerchio quattro
meze figure che ragionano infieme appie delle tHoria:

i
quali

erano i
piu fcienziati huomin), che in que'tem

pi fi
trouafÏero in Fiorenza & fono quefti Il

primo e

Mener Marfilio Ficino che ha vna vefte da canonico,il iecondo con vn'mantello t ofto, &
vna

becca nera ai

coMo, è Criflofano Landino,& DemetrioGrecoche

fe liuolta, & i nmezzo a
queRi

che alza
alquanto vna

mano eMeÛerAngeIo Po!iziano,i quati ~bm viu~tcu
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<pront!.Seguita
netta féconda aHatoaqueftalavtnta-

zione di Noftra donna a Santa Elifabena nella quale

fono moite donne che laccompagnano,
con portature

di que'tempi;
e fra loro R) ritratta la Gincura de'Ben-

ci, allora beHi~ima &nc!u!!a. Ne)!a terza Hoïia
fopra

alla prima
e la nafctta di San Giouanni nella quale è

vna auuertenZta beUifsima: che mentre Santa Elifabet

ta e in tetto & che certe vicine la vengono a vedere, J

& la balla (tando a fédère allatta il bambino, vna fem-

mina co allegrezza gniene c!uede,per
moRrare a

quel

te donne la nomtachemfuavechieMaaueuatattota

padronadi
caia. Et nnalmcnte vi è vnafemmtna che

porta

a la vfanza Fiorentina, frutte e fiafchi da la vil-

ta la quale
e molto be)!a. NeUa quarta a!!ato a quella

c Zacheria che ancor'mutolo ftupifce con!o intrepido
dello animo, che fia nato dilui quel put[o,ementre

g!ie
dimandato de'I nome (crittem Rt'I

ginocchio af

~~ando gli ochi at ~g)iuo!o quale è tenuto in collo da

'ynatemmina con reuerenzia, pofta~tginocehtone in-

nanzi a !ui, fegna con la
penna in fu'! foglio, Giouan

ni iarà il fuonome;no tenza ammirazione di motte al-

tre
figure,

che pare che fHano in forfe fe
egli

è vero 0

no. Seguica la quinta, quando e predica alle turbe;

nella qua!eftoria& conofce quella attézione che dan

Boipopo!ineHovdircofenuoue:&ma(s]me nejtete

AedegIiSoibi che afcoltano GiotNnnm i quali pare
che con vn'certo modo delvifo,sbeffino quella legge~

anzi l'abbinoin odio; douefono ritti &a federe Ma-

~chi & femmme in dluerie fbgge. Is!et!a ~efta fi vede-

San Giouanni battezare e GHR.i s T o nella reuerenzia

del quale moRro Inte) amente la fede che ~tdebbe aue-

re a facramento tate. E perche que~o- non fa fenzat

~fandiisimo
frutto,vi nguro molti già ignludi,&

ieatzt~ che
afpeK.tado d'être bat!:ezzMi,moRt:ano~
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fede, & la voglia tco!pita nel vifo. Et infra glialtri vi

e vno, che fi caua vna
fcarpetta

che rapprefenta ta.

pronmudine
i(~e{ïa. Ne!!av![ima cio e nello arco ac

canto alla volta vi e la ~untuo~~nna cena di Erode, 1,

co'tbtHodt Erodijnt;contn~n)ta di~efuiche~anno

diuet-ft aiuti in quella Horia:0)ira la
grandezza divno

edifizio tirato in profpettiua
che moRra corne nellal-

tre cofe apertamentela virtù di Domenico ia~cmeco

le dette pitture. Conduffe
a tempera la tauola ifbiara

tntta,&iEa)tref!gnrechefbnone'tei quadn,cheol-
tre alla Noftïa donna che ~detn aria co'! figliuolo in

col!o,& glialtri Santi che gli fono intorno~oftra il San

Lorenzo & il Santo Stefano che fono interamente vi-

ui,vièilSan Vincenzio &i~San PietroMartire;che

non !I manca le non la parota Vero e che di
<]ue~a ta

uola ne rimafe tmpertetta vna parte, mediante la mor

te fua,per
ilche auendo egli gia tiratola tanto innanzi,

chec'nonlemancauaaltio, che il finire certe
figure

dalla banda di dietro doue é la Re~urrcfïione di c H Rir
tTO &trenigurec!:eïbnoinque'c)uadn;6n]ro~o poi

il tutto Benedetto, & Dauitte Ghirlandai fuoi frate-

gli. Q~tta cappella
fu tenuta cofa

be!h~tma,grandc,

garbata
& vaga,per la Vtuacit.1 de'colori,per la

prau-
ca & pulitezza

dei maneggiargh nel muro, & péril po
co ritoccargli a fecco oltrala inuenzione & colloca-

zione delle cofe. Et certamente nemerita Domenico

Iode grandifsima pcr ogni conto & mafsime
perla vi

uezza delle teUe, le quali per cffere ntratte di naturale

rapprefentano
a chi verra,!cviuiisime effigie di molte

perfone fegtiatate.
Fece ancora nel palazzo della Si-

gnoria,
nella fala doue e il marauigho~o Orologio di

LORENZO DELLA
voLPAiA,mo!te6gurediSan

t!Fiorentini,conbe!!tfsimt adornamenti. Et tanto

61 amico de! lauorare, & di Jatis&re ad
ogn'uno, che
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'egli aueua commeHb a' garzoni,che e'G accettaHe qua
lunche lauoro, che capitafïe

a
bottega,fe bene fuffero

cerchi da
paniere di donne perche non

gli volendo fa

re efsi, gli dipignerebbe da fe, a oo che rifHuno t)
par

tiffe fcontento da ta fua
bottega. Doteua~t bene cjuan

do aueua cure familiari, &perqucfto dette a Dauid

fuo fratello ogni pc~b di fppndere dicendogli;lafcia !a~
uorare a me, & tu prouedi

che ora che io ho comin-

ciato a conofcere il modo di
Que~a arte,mi duole che

non mi fia allogato a dipignere afiorie, il circuito~di

tutte le mura della città dt Fiorenza,mo~rado cofi ani

mo inuittifsimo in
ogni

fua
imprefa, & rifoluto in

ogni &aaz.zione.Lauorô a Lucca in SanMartino vna

tauola di San Pietro & San Paulo, &
dipinfe

a San Gi

mignano In Fiorenza lauoro ancora molti tondi

quadri &pittured]uerfe,chenon Gnueggono altri

menti, per elfere nelle cafe
de' particulari. In Piifa

fece la nicchia del Duomo allo altar
maggiore, & la-

uoro in molti luoghidi quellacittà,
corne alla fac-

ciata delropera, quando il Re Cario raccomanda Pi-

& & in San Girolamo a' frati Giefuati vna tauola.

Dicono, che ntraendo anticaglie di Roma, archi,

terme colonne cohtei, agugtie, amfiteatri, aqui-

dotti,era ft
giurufsimo

nel difegno,che le raceuaa a oc-

ehio,tenza regolo o fefte & miiure:& mifurandoJe da

poi ratte che le' aueua., erano giufH~ime come fe e' le

aueHcmifurate.Etritraendo a occhio il Colifeo,vi fe

ce vna figura ritta appie; che mifurando quella tutio

)' edificio fi rnifuraua: & fattone efperienza da mae-

Ori
dopo

)a morte iua j ritornaua giuftifstmo. Fe-

ceaSantaMaria Nuoua nel cimiterio fopra vna por-
ta vn San Michele in fi-efco armato bellifsimo con ri-

uerberazione d'armadure poco
vfate inanzi a lui &

alla badta di Pafsignano luogo de' Monaci di Vattc
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Ombrofa,!anoro in compagnia
d< Dauid fuo fratello

& di BaRiano da San Gimignano.
Doue trattando!t i

monaci male de'i viuereinanzi la venuta dt Dotneni.

to,(! richiamarono all'Abate, pregandolo,che meglio

feruire ii facen~noc effendo oneflo, che come mano-

)]aH fb{ïcro trattad. Promife loro l'Abate di fario; &

(cutofsi,chequefto piuauueniuapefigooranza,che

per matizia.Venne Domenico,& tuttauia fi continuô

ne( meddimo modo.Per il che Dauid trouando vn'at-

tra volta !o Abbate fi fcuso diceodo che non faceua

<)ue(to percontofuo, ma
perti

meriti & per la v'tlù
del fuo fratello Ma to Abate, corne ignorante ch' egli

era,attFa rifpofla non tecc.La fera poHi<t a cenavenne

il (breRario de* monaci con vna a(ïe piena di fcodelle

& tortacce da manigo)di pur nel folito modo:che !'a!-
<re volte fi faceua. Dauid fatico in colera riuotto le mi

Befh'e adofîb al frate,& prefo il pane,
che era fu la ta-

uola auëtando!o,at frate,lo percoQe
di modo, che mal

viuo a la cetta ne fu portato.Lo Abate,che gia era a têt

tojeuatoft & co) fo al rt:more,credette,chet moni~e-

ro rouina~e & trouando il frate mal concio, comin-

cio a contendere con Dauid. PerU che infuriato Da-

Mtd gli nfppfe, che fi
gli togheHe dinanzi, che valeur

piu la virtù di Domenico, che quanti Abati porci
fuoi pari furon mai in quel moniftero. La onde io

Abate riconotciutoftda queM'orainanzi, s'ingegno
di

trattargli
da v.t)enti huomini corne eHi erano

Rnita t'opéra torno a Fiorenza, & al Signor di Car-

pi dipinfe vna tauola vn'altra ne manda a Rimino

a'I Signor Carlo Malatefla che la fece porre nella fua

cappella in San Domenico.Qu'efla tuuola Tu a
tempe.

M,con tre figure bellifsime, con I~onene difotto; &

dietro figure di bronzo finte, con difegno & arte erS
di&ima< Vna altra tauola fcce neUa Badia d~ VotKt ra~
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&condotto poi
a Siena

permeto
de!

Magninro i. o-

tLENZO de' MedicichegtienttomatJeuadorea que-

fia operadiducati ventimila, Tolfe a fare di mufaico

la facciata del Duomo. Et comincio a lauorare con

buono animo, & m)g!ior maniera Ma preu enuto da

!a morte lafcio l'opera imperfetta. Comeperlamortè

del predcrtoMagniDco LORENzo, rimafe imper-
fetta m Fiorenza la cappella di San Zanobi cominoa-

taalauoraredimu~aicoda Domenico
in'compagnia

diGherardoMiniarore.Vedendimanodt Domenico

fopra quella porta de] fianco di Santa Maria del Fiore

chevaa Serui vna Nunziata di mufaico beiti~ma

<IeUaaua!et)a'macftrt
modem! dt mufaico nons'eve

dute ancor meglio. Vfaua dire Domenico, la pittura

efîe)e il dtfegno,&
la vera pittura perla eternita enere

i! mufaico. Stetteiecoincompagniaatmparare BA-.

STtANO MAINARDI daSanGimtgnanb",i!ouaIe
in frefco eradtuenuto mb)to pratico maeftro di quel-
!a mantcra;perit che andando con Domenico a S.

Gt-

mignano dipinfe'
o

a cotnpagnia ia cappetia di Santa.

Fina,taQua)c
e cota be!Ii(sima. Onde per ia ~eruitù &

geMitezzadiBaAiano,(endo~ coGbene~portato,gIu

dico Domenico, che e' <b(ïe
degno d'auere vna fuafo

re!)a per moglie; & co6 l'amicizia loro fu cambiata in

parentado,i)bera]ità
di amotcuote macf~ro~rimunera-

tore delle virtù detdifcepoto,acquiRatecontcfatiche

delle arte.Auueane poi che Domenico amma)6 di
gt a.

uifsima febbrela peftiléza deHaouate in
cinauegiorni

g)t tolfe la vita.Effendo infermo gli mando Giouanni *L

Tornabuonia donare ceto ducati d'oro, mojMdo l'a

micizia & la familiarita (na, & !a ~eruitu., che Dome-

nico à Giouanni auea fempre portata .Vifle Domeni-

co anni XLI1I[. & fu con moite lagrime & ç6 pietoit-

Mpin daDauid & da Benedetto fuoi &ateUi,& da Ri
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~ol~b fuo figliuolo
con belle efequie fepelhto in San-

ta Maria Nouella,&fu tal perdita
dl

molto'dolore agli

amici fuoi. Perche intefa la morte di lui,molti eccellen

ti pittori fbrefUert ~crinero a fuoi parenti,do)ëdoC del

la tua acerbifsima morte.Reflarono fuoi di~cepott D
A-

V!D & BENEDETTO GHIRLANDAI, BASTIA

NO MAINARDI da
SanGim)gnano,& MICHE-

LE AGNOLO BVONAB.OTT!F)OreMino,FRAN-

CESCO GRANACCtOj mCCOLO' CIECO,
IA-

COPO DEL TEDESCO. IACOPO DELUNDA-

CO, BALDINO BALDINELL I,& altri maeflri tutti

Fiorentini. Morînel Mccccxcm.
Ete~atopoi

onorato con quefliveifi.
i

DOMENICO
GHIRLANDAIO.

yt~o~~o/~wo~f

t'. ?'fOH<.0~«0/0 <!&<~M«,C~ < &/M<*

Pc~tCOfrfM~o/tffc

P< ~f~ € P<tfM/M, ~C<~<<,C~fS*~

Arricchî Domenico l'arte della pittura del mutaico

piu
modernamente tauoraco~che non fece ne~un Ta

fcano, d'infiniti che fi
prouorono,come !o moHrano

!e cofe fatte da lui per poche ch' elle fi fiano. Onde per
tal ricchezza & memoria nell'arte menta grado &

onore,& effere celebrato con Iode Uraordinarie dopa
bmoi-te.

!3v Í i. L )n~.l i!;

`

r ,n

.).

GHERARDO
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G H E RAR. I) 0 MI-
Ni ATOK FIO- @

RENTINO.

Eramente che di tutte !c cote perpe-

tue, che fi fanno con colori, nefÏnn*

pturei~a!)cperco~ de'venti&det

i'acqu<che'!mn(atCO.Etbeneto co-

nobbe in Ftorezane~temptfaoi LO-

RENZOvecchfbde MED!C!qu~
!e corne perfona di fpirito & fpecula

tore delle memorie antiche, cercodt nmetiere )n v(b~

quetchemo)[t anni sera tenuto a(co(b;&perchegra
cémente d)!ettaua de le pitture & de le fculture;non

potette
non dttettarf! ancora de'l mufaico. La ondb

veg~ej~do; ette GhcTafdo minlatore a!!ora~cerNeHo fb

~Mco cercaua le difficulta di tal
magjftero,

come per-
fona, che fempre aiuTochine'at.tenabifogno~ofauc~

r! grandemente; & meolo in compagnia di Domeni-

eo del Ghir!andaio g~
fece f~re da

gli opérât di Santa

Maria del Fi&re
aHogazionede

!e
cappcDe

delle crocie

re;ondeper)apr!maE!ttecea)!ogarequcna del ~acra-

tnêto doue è corpodt S.Zanob).Per.)l cheGhcrardo

aHortis!iandor)ngegno,a)'ebbe&tto con Domenico

mirabttt~ime cote, fe !a morte non vi fi (uH~)nterpo-

6a.EMGhe!jrdogenti)!~im& minMtore.&rëcean"

.cora Kgure gradi
in mnro,& fuor della porta

alla Crd

ce vntabcrnacoio in rrefco Fece ancor&vn'attro ta-

ternaco]o)n FfoenzaafommodeDavjalargamoIto
!odato:& nella facciata della chiefa di San G)]ioA San

ta Maria Nuoua
dipinfe

la cofagrazioned) quella chie

~geKtIPapa..Et quiuiminioYQ.nn~n'radthbn,3f.
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interne con

quegH

ne
fece per

Santa Maria del Fiore

di Fiorenxa, & luora per ifRe Mattia de
Vngheria at

cuni altri:perche accreicimo d'animo di miniatorc d:-

uento pIttore.Nei
mufaico fu concorrente

&compa-

gno
dt Domenico Ghirlandai;& quello molto ben la

uoro-Fece vna te~a di S.Lo ezo a concorrenza d) Do

menico & coH comincio' il mu&ico,nett)uale molto té

po fpeCe a ritrouare i fegreti:percio
LORENZO fece

looord'nare continua proui<!one,accio in queHuo-

go
fi taucrafie~empre. Ma tale jntpechmento a que!ia

opra
diede la morte di Lorenzo,che il lauoro fi rima-

~e imperfetto;&
Gherardo quafi per to dolore

pafso di

queUavttaneUaetad'annt
Lxrn. Furono!efuc6-

ttchetattefanno MCCCCLXVtii. [,

SANDRO BOTTI

CELLO PITTOR

FIO RENTINO.

ForzaG la natura,a molti dare la vir-

tu,& in contrario gli mette la trafcu

rattaggine perrouefcio: perche non

penfandoat

fine della vita loroorna

no fpeno !o ~pedate deHa !or morte

corne con
l'opre in vita onorarono

il mondo. Quefli ne] colmo deHe fe-

licità lorofono de i beni delta ~bt [una troppo carichi;

&'ne* bi}oEat
ne fon tanto digiuni, chfsti a)Uti vma-

ni da la befUaHt~ dellor poco gouemo talméte fi fus-

gono
che col fine della morte toro vituperano tutto

!onore,& la gloria
della propria vita. Onde non fareb

t)epoca prudenzia
ad ogni virtuofo,& parhcularme-
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te a gli
artefici noftri,quando la forte gli concede i be

ni delta fbnunJ~ faluarne per la vecchtezza, &
per gli

incomodi vna parteaccio ilbifogno, che
ogni ora na

fce, non )o percuota:comeft.ranamente percoffe San-

dro Eottic~tto, che coG fi chiamo
ordinanamente~per

]a cagione che appreffo vedremo. Caflui fu 6gliuolo

dtMarianoFibpepi cittadino Fiorentmo.da! quale

diligenteméte
alleuato & facto inftruire in tutte quel

le cofe che vfanza c dunfegnar~a a fanciulli in
quella

città, prima che e' fi ponghino a le
botteghe; ancora

che ageuolmente appiendeue tutto quello che e vole

ua;era nientedimanco inquieto ~empre, nef! contenta

ua di fcuola alcuna, di leggere,di fcrtuere o di abbaco

di maniera che il padre intaftidito di quefto ceruello.

~Rrauagantc, per difperaro!o pofe a)o orefice con

vn' fuo compare chiamato Botticello,afrai competen-

te maeftro alLorun quella arte. Flra in quella eti vna,

dimeftichezza gMnd'~ima~& quafi
che vna contino-

ua pratica ira gli orefici & t pinori j per la quale San-

dro che era defta perfona, & fi era volto tutto a'1 dife-

gno inuashitod della pittura, fi dUpofe voigerU

quella Periteheaprendohberamentet'animofuo al

padre,da
lui che conobbe la InchinM.ione di quel cer-

uelle fu condotto a Fra
Filippo

del Carminé eccellen-

It~imo pittore atl'ora, & acconciato feco a imparar~

corne Sandro fteubdeftderaua. DatoC dunque tutto
a quella arte, feguito & imite Ii fattamente il MaeRro

fuo, che Fra Filippo gli pofe amore & infegnolli di

maniera che e* pe) uëne
tofto ad vn grado che neffu-

no lo arebhe Rimato: Dipinfe enendo giouanctto nel

la mercatantia di Fiorenza vna fortezza fra le tauole

delle yirtu,che Antonio, & Piero del Pollaiuolo !au6

rarono In S.
Spirito

di Fiorcnza fece vna tauola a!-

la
cappella de* Bardi, laauale e con ditigenza tauoran

QCL'L i
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& a buon fin condotta;doue (ono alcune o!tue,& pal
me Luorate con fommo amore.Lauoro nelle conucr-

tuevna tauo!a a quelle monache,& aqueUe di San

Barnabe,Gmtimente vn'altra. In Ogni Santi dtpinfe a

frefco nel tramezzo alla porta, che va in coro per Ve

Ipucci vn Santo Agoitmo, ne) quale cercando egli al-

lora di pa~Iare tutti coloro, ch' al fuo tempo dipinfero

ïnoItosjffat!Co, laquale opera nufct lodatifsimaper
auere egli dtmoft) aïo nella tef~a di quel ~an:o, quella

profonda cogitazione & acutifsima fbctjgiiez.za che

iuolc effere nelle perfone fenfate, & aftratte contino-

uamenteneHafnucHtgaztonedt cofe altifsime & mol

M dtrftd!i.Pcr il che venuto in credito &in ripurazio

ne,dati*arte di Por~aSanta Maria gli fu fatto fare in

SanMai'covnaincoronazionedi Noftra donainvna

tauot.i,& vn' coro d'angeli laquale fu moito ben dife-

gnata &condot[adalm.lnca(a McdtdaLORBMZ Z 0

vecchio lauoro moite cofe,& maisimamenre vna Pal-

lade fu vnaimpre(adibronconi,chebuttauanofuo-

co, laquale dipinfe grande quato il viuo & ancora vn

S. Sebailiano in Santa Maria maggior' di Fioréza. Per

la citMtn dtuerfe cafe fece tondi dt iua mano, & rt-m<

ïnincignude aHai, del!equa)i oggi ancora a Caftetio,

luogo del Ducacos tMod) Fiorenza fono due qua-
drt r)gurati,)'uno Venere,che nafce, & quelle aure &

venti,che la fanno venire in terra con gli amo)'i:& co

fi vn'.it~ra Vénère, che !egraZ)cia fionfconodinotatl-

do la prima vera; lequah da lui con grazia fi veggono

efpenc. Nella via de Serui !n cafa Giouanni Vefpucct

oggi dt Piero Saluiati, fece intornovna caméra molti

ouadrichiufida ornamentidi noceper ricignimen-
to & ~paniera, con moite ngure, & viuifsime,& bel-

le. Ne* monaddi CeMtoavna cappella fece vna

muola d'una Annunziata. Iti San Ptetro Maggio-
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retHa potta
del fianco ~ece vna tauola

per Matteo

Patmieri con infinito numero di
figure

ia afiun-

Zione dt Noftra donna con le zone de'oeH corne

&n figurate,
i Patriarc!u i PtO~eti, gli Apoftoh, gtt

Euangehfti,) Martttt,tConfenott,i Donon;teVe)gt

ni,& le Gerarchie; difegno datogli
da Matteo, ch'era

litterato. Laquateopra egli conmatftxa &fin)fmt-

madthgenzadtpinfe. Euuiritratto appcMatteo in

onocchton) j&Lfuamostie Jncora.
Maçon tutto

che quc~a opéra
fia bethfs)ma,& che ella douefjevin-

ccrela inuidta; fnrono pero alcuni maliuoli & dctrat-

tori, che non
potendo

dannar!a tn aitro djnero che

& Matteo & Sandro graucmentevi aueuanao
peccato

in Erefla: ilche fe è.vero o non vero, non fe ne afpetta

il gtudtzio'a
mebatta chc le figure che Sandro vt te ce,

veramentetbnodaiodare~periatatica chee'duro nel

girare
i cerchi de'Cte!i & trameza) tra

figure & ~gu

re d'Ange)), &fcorci,&vedute in dtucrhmodidtuer

(amente,&tuttocondonoconbuono difegno Fu

tHogatoaSandroinqueRo tempo
vna tauoletta

pic-

cotadtDguredttrc quarti d)b)accioi'vna',La quale

.fupo(ta<n
SamaMana Nouetta~raiedue porte nella

facciata principale
della chiefa nello entrare

per
la

por

tilde) mezoa (intHra~Et cuui dentro la adorazione de*

Magi Doue fi vede tanto aUctto nel pnmo vecchio;

che baciando ))
oede

at noftro Signore,& (truggendo

fi di tcnerezza, bentfsimo dimoftra auere
confeguito

la fine det
iunghtfstmo

fuo viaogio Et la
figura di

quefto

Re, exproprie
ruranod) cosiMO vecchio

de'Medici:di quanti a'dinottrife ne
ntruouanoilpttt

viuo & piu naturale. 11 fecondo, che c G t V L A N 0

de'Medtci Padredi PAPA CLEMENTE Vti. Sive e

de che intenttffimo con l'animo, diuotamente rende

reuerenxia a
quel putto,& gli aHegn~

t!
prefento fuo.

QJ9~"i
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II terzo
InginoccMato egli ancoia., pare che adorando

lo, gli renda grazie;& io confefsi il vero Mefsia.Ne G
puo defcriuere la bellezza che Sandromoi~ro nelle tc-

He che vi fi veggon0j)e quali co diuerfe attitudini &n'

girate,quale in taccia,qL]a!c in
profn!ojquale in mezo

occhio,& qua! chinata,&mpiua!cremaniere;Etdi-
ueruta d'arie di giouani,di vecchi, co tutte quelle <lra

uagazie che poHono far' conofcere la perfezzione del

fuo magi~etio.Auendo eg!i dtfUnto !e coi-ti di tre Rcjdi maniera che
e'nc6prende,quali ~anoi feruidoh del

rvno, & quali deil'attro. Opéra certo mirabUifsima;
Et per co!onto, per dtfegno,& per componimentOjri

dotta(tbeUa,cheogm arteHcenere~a o~gt maraud

gliato Et aU'ora gli arreco in Fiorenza & fuori tanta

fama che Papa Si~o 1111. auendo fatto fabbricare la

cappella in Palazzo di Roma; & vo!~ndo]a dipignere,
otdino ch'egli ne diuenine capo;onde in quella fece di

fua mano le in&afcritte n:one Ct0,e quado c HR t ï T o

e tentato dal diauolo; quando Mofe amazza Io Egiz.

xio,& che riceue bere da le figlie di letro Madianite.
fimilmente quando iacrijEcando i figliuoli di Aaron

venne fuoco dacielo:& alcuni Santi Papi nelle nic-

chie di fopraalle ftorie La onde acquiftato fra molti

concorrenti che (eco lauorarono, & Fiorentini, & di

altre città~fama & nome maggiore;ebbe da'l Papa buo

ma Comma di danari i quali ad vn'tempo de~rutti j &

eonfumati tutti nella Aanza di Roma, per viuere a ca-

~b ) corne era il folito fuo; & 6nita tnueme quella
parte chc egli era Rata allogata, & fcopertala,Ce ne tor

nombitamenteaFiorenza. Doue per enere perfona

~nft:ica.,comento vna parte di Dante & Ëgurô Io in-

ferno, &!o mife in Stampa dietra al quale confumo di

molto tempo,peri!ehe non lauorando ru cagione di in
iituu di&rdint alla vita j[na. Mtfe tp fbmpa ancora U
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tnonfb della Fede di fra Girolamo Sauonarota da Fer

rara,& fu molto partigiano a quella fetta. Hche fu eau

fa, che abbandonando tl dipignere, &non auendo en

tratedavinerc précipite in diibrdinegrandifximo.
Perche oRinato alla fetta di que!]a parte,faccendo con

tinuamente il piagnone & deuiandonda't Jauoro,)n

vecchtando, &d)menticando fi condunein molto

mal'enere. Aueualauorato moite cofe in quel di Vol
terra & molte aLORENzo vecchio di Med)d,i! qua
lemeMrevinefempreIofbuuenne. EinSan France-

fco fuor della porta San Miniato, vn tondo con vna

Madonna~con Angeli grandi auanto il viuo, il quale
tu tenuto cofa keHt~ima. Dicef), che Sandro era per
fona molto p)ace~~o~e & faceta, & fempre baie & pia-
ceuolezze fi faccuano in bottega fua, doue continoua

mente tenne a imparare infiniti giouani, i quali moite

ioftre & vcce!)amenti vfauano (arfi )un laltro & San-

dro Oef)b accu<o per bm'!a vno amico fuo d~ Erena a.

gli0lto,ilqna)e comparendo domandô chi !'aueua.

accufato & di che, perche ~endogitderto che Sandro

era ftato,ilqua!ediccaach'ei teneua fopinione degli

Epicurei,che l'Anima mor'ffe col corpo, rifpote
& dif)e,eg!ièveroche!ohoqueftaopin]0ne dc)!'ant

mafna,ch'ebefHa,&beneëeg!i Erenco:poïcnefen-
Za lettere comenta Dante, & mentoua il fuo nome in

vano. Dtcen~ancora che molto amaua quegli;che ve-

deua ftudiof) della arte:& dicono che guadagnô mot-

to;Sc tutto per trafcurataggine fenza a!cun!f!utto

tnando in mala parte. Fu daLorenxovecchiomo!-

to amato,& da infiniti ingegni & onorati Cittadini

ancora Ma finalmente, condoKon veccht0& difu-
tile, camminaua per terra con due mazze, perilche n5

potendo piu far n)ente,tnrcrmo & dccrepito, ridotto

in nufena, pafso di quefta vita d'anni Lxxvii!:&in



PARTE Il.

Ogni Santi diFiorenza fu
tepoico. Lanno M DXV.

Mericoveramente Sandro
gr~n'Lode tntutte iepic-

ture che e' fece doue !oftrtgr)eua toamore &!aap.

C;x/tione;Et ancora che e'~ fu<Ïe indiritto corne ~1

difïe a le cofe, che per I~ Jpocref~ recano a noi ale

bellifsime c&n(!deraxioni della arte; E'non reftt pero
che le fue cote, non (tano & belle & molto )odate Et

mafsimamente la tauola de'Magi di Santa Maria No-

uella. Infula grandezza
della

qna)ef!vede os~idi
fuo appreffo

d) Fah~o SegnivtM tauota dentroui la Ça

Inmnt<)dtApe)te~doueSandro

dminameiHe tmitott

Capncc)[t dt Quctto antico Ptttore; Et la donc ad

Antonio Segni,fuo~amici(s)mo. Ete(tbe)!aquefta
Tauoia che & per la inuenzione di

App])e, & perla

pitturadi SandrOi~eHaHata onorMadiqucHoEpt-.

gramme t

jta<&cm quemquam Nf~o ~t~ffc tentent

TfM'<ff«?M ~f~M ~<tf«<< 7'<<~Ft< ~MMff

~BHC~M<7fW ~~)~M ~t ~MMH/f ~)f~.

~X~<f~~<MM«~M«W~fO

ANTONK~
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ANTQNio ET
PIERO POLLAIVO

y, LI, pitTORl'ET

SCVLTO.RI FIO-

RENTtNI.

0!u di animo vile, cominciano co&

baire;a'qual,i crefcendo poi l'animo

con la virtù, crefce ancora la forza &

il valore Di maniera che falendo a

maggiori imprefe, aggiungono vici-

no al cie!o, cdbellifsimi pen~er'toro.
Et inalzati dalb Fortuna abbatto

no bene ~pdïb in vn'Principe
buono & Santo che ag

giufta fede fatda alle loro parole che ndatott di efsi,

& trouandofene ben feruito ne'inoi difegni; è forza-

to remunerare in modo le lor'&tuche chei PoUeri dir

quegli'finoinquinta generaStionejne tentino larga-

mentee!d'utite, &comodo LaondequeHi taUc.t-

minano in quella vita con tanta g loria
a la fine ]oro

che di fe lafciano
fegni

al Mondo dt
marautgtia: come-

teceroANTONio & ptER.odelPo!!aiuo)o:motto.

~timati ne'tempi loro, per quelle rare virtù che e'6 aue

Nanoguadagnate co'Ioro tudon. Nacquero coitoro.
nella città di Fiorenza, pochi anni l'vno dopo l'altro r
di padre aûat ba(Io, & non molto agiato. H qua]e cc-
nofcendo per molti fegni, il buono & acuto ingegno
de'~oi figliuoli; non auendo

il modo a indirizzargli
a.te lettere, pofe Antonio alla arte dello Orence con

Bartoluccio Ghibertt, Maeftio atl'ora molto eccellen

~e tn taie efercizio E'[ Piero miffe al
pittore con At~-



tA~TE. !ï;

drea (MCaftagno chetra~I ineg!i<t
a)fofa dtMbren~

Antomo dunque
tirato mnahzt da BafîoJucoo;o)[ra.

ttlegare
le Gf0~e,& iauorarc.ituoco nnain

darg~nio;

era tenuto il piu vaiente che m~peggtane ~-) n tn quel

la arte. La onde Lorenzc~Ghibertt che aU'ora !auorjt

ua le porte di San Giouanni,dato di o.cehto alla manie

ra d'AntontO ~Io tiro al lauoro fuo. in compagnia di

molti altri
giouani.

Et
poHoto

in torno ad vno di

aue'teRoni,
che allora aueua tra mano;Antonio vifc

ce nt' vna Q~agtia che dura ancora Mn[& be))a & tan

'[6 perfetta,
che non le manca & non il vo!o. Non con

tunio dunqueAnMnio
mo!te fettimane in

quc~o
efer

tizio ch? e' fu cooofciuto per il meglio, di tutti que
'che Vi hudrauanc j di difegno, & di

pa::ienxia:E[ per

il piu ingeghofo & piu~dihgt:nf
che vi fu~ïe. La onde

creicendo la virtu & la fama fua, ~t
para

d~ B~rtotuc-

cio & daLorenzo;Etin mercato nuouoin quella t.i:~

~perfe
da le vna bottega di Ore6ce, magnISca & ono

rata. Etmo!tIannHegUttorarte,ditegnando conti-

nouamente & faccendo dt rilieuo Cere & altre tanta

~!e;che inbnene.tempoto fecero tenere( corne egK

cra~dPnncJpaIedtqueIIo efercizio. Erain
queAo

tempo
mededmo vn'altro OreHce chïamato MA s o a

N i G v B R~RA,t! quale ehbe nome Rfa~brd!nario,& m6

ftEamente che perlauorare di Butino & fare di Niet

to.nonf!eravedutomai,chiitt piccoli~o grandi ~pa-

Zti,facefÏe tanto numero di
6gure quante

ne ~ceua

egli
Si corne )o dimo~rano ancora certe Paci, lauora

teda!uiinSan GiouannidiFiorenzacon morie n)i-

HUti~tme de la pa~ione dicHR.tïTO.A concon enzt

di coftui fece Antonio alcune iftorie, douelo
parago-

no ne!ta dDigëzia; & n)pero)!o nel d'Jegno.PerJa quai
cofa i Conçoit della arte de'Mercatantt vedendo la ec-

tenzia diAnconto ;deLberarono mIofOjChe aucndoS
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a fare di Argento a]cuneiRoricne])o a!tare diSan Gio

uanni,~ corne da varii mae~n in diuerli
tcmpi~fempre

era ~ato vfanza di fare che Antonio, egli ancora ne

!auoraf!e Et coft fu fatto Et rintcirono
guette ~ue

cofe tanto eccellenti: che elle ~conofcono fra tutte !'at
tre per

le migliori.Per ilchè gli allogarono i detti Con

foli, i candellieri de
t'argento, di braccia ni. l'vno< &

la Croce a proporzione Doue
eg]i !auoro tanta roba

d']ntagt)o,&
la condutïe atanta perfe&Ztone;tbe &d~

ForefUeri, & da'terrazzani fempre
e ilata. tenuta c<~

la marauig!to(a. Duro in tjue~o meûiëro in~mte ta-

tiche fi ne' iaucri che e'fece doro corne in qu'elli di

fmalto, & di
argento Le quali cofe in gran'parte,per

tb)fognide))aCitta.nel tempo della Guerra, fono Hâ-

te da! fuoco deftrutte & guafte.. La onde conoicendo

cgtiche qu~e~Mte non daua molta vita alle fatiche de

&&tarte6c~~)n&!ue,perdendeno.d!.piuluagat)ie-

mc~-ta, non Mtend~re piu ad en~ ~Etco6 auendo egtt

Rieru ~un fratello che attendeua
ajta pHtu~ra:n'accoAo

a.quello,per imp~rs~e
i modi del maneggiare & adope

tsare i coton Parendoli pure vr:~ n~e tanto~iiÏerentc

dat'ore6ce;cheteeg)i.non aue.0eco6 preHsni~r.s'e~

folutq dt abb3ndonare:qud)a prima in tuno;e'jfat'ebbe

fbrfe ûata orâ) eh~ e'non arebbe voluto ctïeruM volta

to. Pe~ la quat.cofa ~pronato dajja vergogna, piu che

da)to yti!6, appMMjh non mo)mne6 ~pMtica del co-

lonre).d:uento maefiro ecceUente~Et vn]t0<! in tutM

con Piero JauoraTono in compagnM
di motte pitture.

]Fïa le
quatt per di!ettar(I motto del cajorito, &eero a!.

Cardinaie di PonogaUovBata~oia adoiio m SanMt

piato a! Monte fuori di Fioren~a; la quale fu
poûa

Ht

La a!tare deDa fua c~ppcHa, E~ vi dipinieto
dentro San

~acopqApoMo, Santo EuHachio~&ûnVtncenzio,

chej~noSanmott,olodaa..Pipin~ero.ancora
m.Sao,

RR i.i



FARTE II.

Michele in Ortô in vno pilaftro in tela ad olio, vno

Angelo RaffacIlo con Tobia & fecero nella Merca-

tantiadi Fiorenza alcune virtù in
qucllo

fteflo luo-

go'doue fiede pro Tribunali il magiilrato di
quella.

Nel Proconfolo fece il Poggio di naturale, & vn'altra

figura, & nella cappella de'Pucci a San Sebaftiano da'

Serui fece la tauola dello altare, che è cofa eccellente

&rara,douefonocaualli;mirabili;igniidi,
& figure

bellifiime in ifcorto,& il San Sebaftiano fteflo ritratto

dal'viuo cio è da Gmo dt Lodouico
Capponi & fu

quefla opéra la piu lodota che Antonio faceffe gia
mai. Con cio fia che perandare egli imkando la Na-

turail
più che e1 poteua,poiè in vno di

que'Sàettarori,
che

appoggiatati la Baleltra alpetto,fi china a terra per

caricarla,tutcac|iiella .forzachepuo porre vno forte

di braccia, in caricare quellô infirutnento .> Impero
che e'fi conolce in lui il gonfiare "délie Veheî & de* ftnj-

feoli, & il ritenere del fiatb,per fare
piuforza. Et non

èquefto folo ad eflère côdottoco aduertenzia,che tut

ti
gli altri ancora con le diueriè attitudini affai chiara

ntente dimoftrano lo
ingegno&

la conlîdera^ione che

egli aueua poflo
in quelia opera

la
quale

fu certattten-

te conofèiuta'da Antonio Pucci; che gli dono per

quefto c c c. fcudi,afferinando che non gli pagauaap-

pena
i colori. Crebbeli dunche da

quefto.l'animo & a

San Miniato fraie torri'fiïor délia porta dip'infè vn

San Criftofano di x.bfacciâ; coCa molto bella, & mo-

dernamente lauorata Poi fece in tela vn Crocififlc»

eo Santo Antonino,ilquale
è pofto alla fua cappella in

S.Marco. In palazzo
delta

Signoriâ di Fiorenza lauo-

to alla porta della c'atena vn San Gio. Batifta:&in ca

{àMedici dfpinfea
Loremzo VECCHio;treEr-

coli in tre quad,ri,che
fono di'cinqué braccia l'uno,

4e' quali feoppia Anteo3 figura belljfiima ndlaquale
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d propriamente
fi vede la forza di Ercolc nello

ftrigne
re:che i mufiroli della figura & i nerui

di quella fôno

tutti racco!ti,per fare crepare Anteo Et hella tefta di

eflb Ercole fi cqnblce il
digrignare

de' denti accorda-

to in maniera con Faltrè parti;
chè fino ale dita de' pie

ai s'alzano perla farza.Ne.vsè punto minore aduerté

zia in Anteo.che (tretto-da le braccia d'Ercole,-fi vede

mancare& perdere ogni vigore,& a bocca
aperta,ren

dere lo fpirito.
L'akro ammazsundo

il Leone5gli ap-

punta il ginocchio iîniftro al petto; & aftenata la boc

cadet Leone con ammendue le fuemani, fèrraadoi i

dehti, & ftendendo le braccia lo'apre & sbarra
per vi-

ua forza.ancora chc la fiera per fua difefà con gh vn-

ghioni,
malamente gli grafïl le braccia Il terzo, chc

amazza l'iflra,è veramente cofa marauigUofa,& mafsi

mamente il ferpente; il colorito' delquale cofi viuo

fece ScCf propriamente,
che piu viuo far non fi puô

Quiui Ci vede il vekno,ilfuoco, la fcrocità, l'ira, con

tanta prontezxajche
mérita eiTer celebrato,& da buo-

niaiteficiinciogranderaenteimitato;. Allacompa-

gniadi Santo Angelo in Arezzo fece in fuldrappoa

oliovn San Michelc,chc combatte col feipe,tanto bel

lo, quanto cofa, che di lua mano Cipoffa vedere per-

che v'è la figura det SanMichele,che con vna brauura

affronta il
ferpente, ftringendo

i denti e
increfpan-'

do le ciglia,che veramente pare
difcefb da'l Cielo per

fare la vendetta di Dio contra la fùperbia di Lucifero

& è certo cofa marauigliofà
Da l'altra bada vi fece vn

Crocififfo. EghVinteïe degliignudi piu modemamé

te, che fatto non aueuano g}i altri niacftri inanzi a lui

& fcortic'o molti huomini per Vfi-dere la nptpmia lor

fotto.Et ru primo a mpljiraf il modo di cercarei mu-

fcoli,che a,yelsero foLtna, & prdjne~nelle figure ,;&
di

quegli tutti cimi d'una catcna intaglio in raine vm

RR iii
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hatEaglia,& fece altre
Hampe di fua mano con

migli'o^

re inraglia,ohe nonaueuaao facto gli akri Péril cbc:

riélla morte di Sifto I II Lfu da Papa Innpcenzio'con,»

dottoaRoma: Et fece di métallo la {èpoltura diqtîe»

fto potefice
& fîmilmcnte la fepoltura di

Papa Sifta>

i'uo anteceflfore nella fua cappella medefima in San

Pietro, ifolata intorno & tutta di faronzo 5 laquale fu

cagione,ch' egh nelloitwpacciarfi co
i

grandi, rie on o-

Iciuto della virtù fua, & di continuo
piu inalzandol»,

ïicchifiimodiuenne. Beneèvero'chenonmoltodo-

po
il fine di detta opera-l'uno dopo l'altro in poco tem

po
fe ne morirono nelM c ce c t ic. Lafciarono moite'

facukà, & da
paréti in S.Pietco in Vincuk in Rama fa

rono ffpolti:& in memoria loro allato alla porta di me

zo a m.m hrviftra entrando in chiefa in duoi tondi di

marmo fonoi rirratii loro cbn cjuefto epitaffio i

A N T O N I V S. V V- L L'A RI Y S j P A TR I A ,E L,Q ft'E I*

r»i-NVS PiCToa in sM n^: ciyj .B v o a > d-n t»'

XVi'T- 1 ET I N.N OCENTU ;A£iR E A' MONlli ENT»

MIRO' OPIFIC.-EXPRESISIT.1 RE FAMIL.COM-

BOSITA EX TEST. HIC SE CVM P-ETRO FRA

•TRE CONIH VOLVI.I..TIX. JH1N.LÏXH. Q«

BIIT'-ANNO SAL.1 'M.Jllb. j,

Et non ê mancato di poichi con quefto altrbloal^
biaonorato.

ANTONIO POLLAIOLOi

*4erem4gkfolers,ti<iuidtsitecolerthtKd!ter: • (
_'

Non fuit heroaf
foncrefme DeVs.~ ' • }-

1
:'jfr*entoaitt fAurohMqtMntfréjlàmint aher >-•

~L

•• DiuirMpoiiàtfingere/ïtnkmrintiri' •*]'> r'-r

ThHjciiigitmieUmmdHsmefiiaEftiakmnoy'
h

` G~~csaquR»i q~ri~d~in Parrh~fia,ârrt Phid~a4.
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Et aiKga Ai^EoniD qu.indo mori
anni l x x i i.'& Pie-

tro anni l x V. -'Lafcio molti difcepoh & fra gli altri

Andrea San fôuino.Ebbeneh«nipofùofclicilsiinavi

ta,trouando Pontefici ricchi & la fua città in colmo,

che fi dilettauadivirtii: perche molto fu rlimato;&

forte auendo auuto contrari i témpi non aurebbe

fatto que' frutti,che
è fece-.efiendcs inimici molto i tra

uagli
aile fcienze deiJcquali gli liuômini fanno

pro-

feisione}& prédono
diletto.

Etperqucfioin talquic

te furono fatte condurre con flioi
dafcgni

in San Gio

«arini di Fiorénzaduetoriicelle, & vna pianeta
& pi-

«iale di broccatoricciofoprâ riccio^efluti tutti d'un*

fezzo,fcnza
akuna cucitura & per fregi & ornamen

«di quelle,' ftiioDo.ricâlmaîe
Ie"fioried3lâ vita di Saà

"Giouanrii,ccaifotiliisimo.n«giflerio&'artedi -pav*

io da veron a, diuino in cjuella profefsione lô-

Fra ogni altro mgegno rarifsimo Dalquale non fono

«ondottemancb iîene' le figure con l'ago che fêle dii

^ignefle^Vntoniacb'lpennello.Oichefidebbéaaefe

obligo.rlQn'
médiocre alla

viruideli'unoncldifcgnoi

& alla pazienzadéllahro
nel ricamaré i: Duràacon-t

duriîquefla opeiaanni
:xx,-viî,r. 'i-i i< *;?.

r.. l.J .J IJ. -|_J .n ''(" t



BENEDETTO DA

MAIANO SÇVLT..

Ran dote riceue dal Cielo colui, che

oltra la grandezza della natura, nelle

azzioni della vira», & in ogni.cofa fi

mette confideratoanimofo, & pru-
dente onde per'cio ne Ii viene mag-

gioranza fopra tutti gli arte£ci,& ol

– ,“ tre a quefto vtihta perpétua! Ma cb*.

lorocbe raofsidal^enio loro jmparanovna.fcienzaj

&in,quellafîi;f>nd«c5orioperfetti;&condotti&,guai-

dagnato il notfte inâiiiniiti'peï
la gloria ^falgonopc»

da vna imperfetta a vna perfetta }da vnamortale a vna

etertia;Quefto certamcnte è gran lurrre3in ta] vita co-

nofcere, della,fama che i moitali (ilàfciano la piu im-

mortalé; & quelle opéra adaiàrdi fe vita eferna nelle

f ofe det monda corne certamente conobbe & fece il

non mena prudente che virtuofo Benedetca da Maià

nofcultor Fiorcntino. Il^ualenellafuafahGiullc2Za

mefifo allô intaghator di legnami, quegli intagliô
tan-

to egregiamente, che tneritô Iode del piu bello inge-

gno,che in quel tempo teneffe di quello efTercizio fer

ri inmano Auuenne che perli modi di Paolo Vccel-

lo j & di Filippo Brunellefchi s'eradatoin Fiorenza.

fortemente opera alle cofe di legno.commeflè in pro-

fpettiua, con quei legnanii tinti di bianchi & neri, &

jdi quei
di legno di filio bianchi comelsi nel noce,& ri

picni
di fegatura di noce & di colla profilati, de i qua-

fi Benedetto da Maiano fu il
piu

eccellente maeftro,,

phe di tal profefsione fi vedefle nel fiio tempo comc

rc fanno fede pçr le çafc di molti cittadini in Fioren-

za opcrc



BENED. DA MAIANO.

2î opere
di fuo;& particularméte tutti gli armarii del-

la làgreftia di Santa Maria del Flore. Perche venuto

perla nouità di tale arte in grandifsimo nome,fecedi-

uerfilauoridi
legnamidi

caflbni & altre
opere

man-

date a' Principi Italiani, & foreflieri ancora. Viueua

allora Mattia Coruino Re d'Vngheria ilquale auen-

do nella fua corte Fiorentini, chelauorauano opere,
«(si infinitament

egli
lodarono le cofe di Benedetto,

&
l'ingegno

di lui Per il che voile fàggio dell'opera

fua,& piacciutoglf, fu mandato per eflb Onde egli,.

gli fece vn paio di calVe con
ditficiliisimo magifterio,

& con fatica incredibile di commefsi di legni. Et ordi

nato da
quel Re,che l'opère & eûo in Vngheria andaf

fe, l'opère armate di legni & fafciate in acqua mefle.

per naue infieme con lui arriuaronain
Vngheria.Per

che egli primieramente
al Re fatto viuerenzafuraccol

to;& cjuegli onori reali, che fu pofsibile a perfona vec-

tuofa & cil fama
gli

furono fatti. Appreffo fatto veni,

re l'opera,il
Re fi volfe trouare a vederla sballare

per la.

volontà& defiderio; & coi> trombe & altri fuoni ne

fece far moka fefla.La onde cominciato a fcalfar le caC

fè,& ifHrufcire gli incerati,vide Benedettoche l'umi-

âitàdell'acqua elmucidodel mare.au euamt ta fatta

intenerire la co\la:ÔC nello aprir gli incerati quaG tut-

ti
i pezzi che erano alle calTe appiccati, caddero in

terra:onde Benedetto ammmolito,runo & l'altro per-
il cocorfo di tâti Signori,& perla

fama di
quelle reita-

rono vcellatr. Rimefle nientedimeno Benedetto il fiiov

lauoro. infieme il meglio che e" potette & in maniera

pure che il Re ne fùfatisfâtto:Ma non egli che recato-

fianoiat|uel meftiero,non lopotcuapmpaure,perla

vergogna che e' ne aueua riceuuto. Et cofî per difpe-
razione

rinegato talc artc3fi mifein animo non voler-

la
piu fàre.Et alzato fanimo,vintala timidid, prefe la,

s s
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fcultura per
arte.Et non parti d'Vngheria,chc' fece co

nofcere a quelRc,chela colpa era dello eflercizio, ch'

cra baflb,& non della ingegno fuo,clï era alto & pel-

legrino. Diedefidunque
a

operare;
& fece modelh di

terra; & alcune cofe di raarmo;& a Fiorenza per
lo o de

liderio d'oprare
in cio ritornato, fece & di terra & di

legno
molte opre. Auuéne che la Signoria

di Fioren-

za volfe far fare la porta doppia
di marmo della vdien

za loto nel
palazzo,&

la
allogarono

a Benedetto do.

ue oltra l'ornantento ch'èmolto bello & alcuni fan-

ciulli, che feftoni reggono bellifsimi, & vna figui a

tonda di due braccia & Pnêzé d'un San Giouanni
gio-

uanetto,lacjuale è tefiftttâ d i dolcezza & di
bellezza fin

gulare,
nella (Ma di dêhfirôalla vdienza è vna giuftizia

a (èdere di marmo fbpra l'afco di efla,ch" è molto Iode

luole.Et a quefta opra fece di fua mano ancora la
por-

ta di
que legni comn«fsf,doue fece

per
ciafcuna parte

della porta vna
figura

Dante Aljghieri
& M. France

fco Petrarca. Fece iri Santa Maria Nouella di Fioren-

5ta,doue Filippino dipinfcla cappella,vna fepoltura di

jnarmo nero, & vn tondo con la Noftra donna,& cer

ti Angeli di marmo per Filippo
Strozzi

vecchio;laqua

le è con fomma
diligenza lauorata.Volfè fare il magni

fico lorenzo vecchio in Santa Maria del Fio

re la memoria del ritratto di Giotto Pittore Fiorenti-

no ;& l'allogo
a Benedetto, ilquale fopra quello epitaf

fio fecedi marmo la
figura chedipigne^aqualeèmol-

tolodeuole.AueualauoratomoltecoiiaNapoli Gm

IianoluoZiOjperilRe Alfonlbinfieme
con efïb5&

per
eflère

egli morto a' feruigi
d/

quello, gli conuenne

per la eredità & robe file trasferirfi a Napoh:onde pre
fe afare opere

a
quel Re, & in oltre fece al Conte di

Terra N uoua vna tauola di marmo ne} tnoniflero de

monacidi Monte Oliueto3dennoui vna Nunziata
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con certî fanti&: fanciulli întornobellifsimi,che reg-

gono alcunjfeftonij&oiolcibafiirilkui lauoro nella

,predelladidetta opera. Chiamato a Faenza, lauorp

net Duomodi quella
vna bellifsima {epoltura di tnarv

mo, per il corpo di San Sautnonella quai? fece di bar-

,{o rilieuo fei iftorie de la vita di quel fanto,con gran-

difsima diligenzia
& arte & difegno,& ne' ca/âmenti

& nelle figure.Di
maniera che

per quella & per l'ahr?

cperefuefuconofciuto per huomo ecceilentç ,&di

grande ingegno
A Fiorenza tornatp feçç ^Pietro

Melltni in Santa Croce il
pergao»o

di tnarniQ,coft ra>

rifsima,& tenuta6bd!a fopra ogni altra di
quel grado>

per
vederfi lauorate le figure di marmo nelle ,ft©iie di

.S.FrancefcOjCon tantabonti& diligenza,chediniar-

monon fipotrebbedefiderarmeglio.Auendoegli
co

artiflcio di buona maniera intagliato ajberi, {àfii, cafa

menti,profpettiue,& alcune cofe rmarauigliofamente

fpiccate & m oltre in terra vti nbânïmentô' di detta

pergamo per
la lor

fcpoltura 3 cop
ranto

difegno, che-

impofsibiîe è lodarlo tanto,che l>aftï ï>iceu che
egli

cbbe difficultàcon glioperai di Santa Croce
perche

'ièndo appoggiato detto
pergamo

a vna colonna che

xegge glrarehi, i cjtuli (bftengorto il tetto dello edin-

^Ci'cvolendola forare perfire la ftala
per lâlire a

predi-

caie tibn Voleuano conftntire perche dubbitauano
d'indeb'oliHa col vacuo dellaiâlîta;, & che il dette pe-
fo non li sforzafle fi,'chc ruinaflé il

tempip. Per il che

diedelorofecurtà
chefinirebbel'opra fenzaalcunda

no della chiefa Onde fprangho di fifeie di bronzo di

fuori l'a eblonna che è ricopertadal pergamo'in gii»

di pïet'râ forte & lafealadi dentro
ptrfalirui

tanto

Jquânroeglibucoperràrla di fuora
ingrofso dette ]\1:"

"«orodi
quellapietra. Et

quelloconfluporedi chil<*

Hfede al
prefente a perfezzione lïdulïc-moftrando net
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la piccolefcZâ
delle figure

di detta opra la bonta Se h

yiuezza,che i rari moftrano nellc grandi Dicefi che

Filippo Strozzi vecchio, volendo fare il palazzo fùo,

tie prefè parere con Benedetto, & che egli
ne fece vti

modcllo in fu'lqualefi
cominciolo edifiziojchefu

poi
finito dal

Cronaca perla
mortedi eflo Benedetto.

Il quale auendofi acquiftato modo di
viuere,poche al

tre opere volfè far poi;
ne piu lauoro di marmo:ma fi-

ni in Santa Trinita vna Santa Maria Maddalena co-

minciata da Defiderio da Settignano;& fece ancora il

Crocififlb che è fopra
la altare di Santa Maria del Fio

re,& alcul'to akro perla eittà & eondottofï ad anni

•i 1 1 1 1. venne a morte l'anno Mccccnc. &cone£è

quie onorate fu fèpellito
nella chiefa di San Lorenzo.

ANDREA MAN

•
TEGNA MAN-TO-

;/V'vano;

Vanto poffa il preaiio nella virtù,Co

lui crieopera
virtuofaméte lo sa; che

non fente il freddo gli incomodi,i

difàgi,ne lo ftento; folo
per venire al

lo effettodello efier premiato & ha

tanta forza l'ambizione nel vederfi

onorare & guiderdonare,che
la vir-

lù fi fa ogni,giorno piu vaga, piu lucida,piu chiara}&

piu
diuina Onde chi fenza

quclla fi
muoue ad alzarfi

in buon credito fra gli
hunmini indarno confuma fe

medefimo nelle fatiche; & fi empied'amaritudïne l'ani

mo & la mente fenza fârfrutto. Perche vedendo pre-

roiarcpiudifèjchinolmerita,cadono
nïlla mente &
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nello animo penfieri tanto maligni chefi fcorda in

vna ora, quel che
in molti anni e con moite fatiche

aueua da'l Cielo e dalla natura^xinfeguito Per ilch»

fi da in preda il
valore alla

defperazione, di maniera

che demano da'l
primo

ciïcre & vanno in abbandono

i principii buoni commciati altamente. Onde viene

che gli i fpiriti ecce]lenti,s'attofcano & non
produco-

co i fiutti,clie tengono viui i nomi dopo la morte.La

onde veggiamo quelloche amienne nella remunera-

2.ione& nella forte in Andrea
Mantegna,

il
quale [en

do ftimato onorato,& premiato
non fu

marauiglia,

fc la virtù che aueua fèmpre ando crefeendo Et fia

grandifsima
ventura la fua, che fendo nato d'umilifsi-

nia ftirpe
in contado & pafcendo gli armenti tanto

s'alzaile col valore della forte & della
virtù,ch'cgli me

ritafle di venire caualiere onorato Nacque fecondo

la opinione di molti Andrea in vna villa vicino a Man

toua, &co"l tempo condotto in
quella città', impavo

Tarte della pittura.Etfèce
moite opere nella fua gioua

nezza cheli diedon nome elo fecion conofciere &da

chi vide lopere fue fu molto auuto in pregio & mafsi

-me in Lombardia da
que'Signori

fu poi molto Rimato

& in moite città fuor di quella proumcia ancora. Et

-perche fu amicifsimo del Marchefe Lodouicadi Man

,toua,in fua giouentù
fama & grazia grandifsima & £*.

uori mfiniti,ebbc appreflb di lui.Et cgli in moite colè

mofiro di ftitnar molto la virtù fua;& d'aueila in gra-

do,& in bonifsimo pregio. PercheAndrea gli dipinfe
net caft«liodi Mantoua nella cappella di quello,vna ta

uoletta; nella
quale

con ftorie di figure
no molto gran

di mo{lro,che meritaua gli onori, che gli erano fatti;

"perche qucfta opera è molto flimatafino al
prefènte d»

tutti i
lodati ingegni. In detto luogo

fimilmente è vna

camera convna volta lauorata infrelco;Houe fono
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dentro moire figure,
che fcortano al difôtto in fu.moi

to Iodate certamente, & da lui benifsimo confïderate;

Et ancorach'egli auefle il mododel panneggiar fuo

crudetto, & fottile, & la maniera
jlquanto fècca e'ui

fono pero
cofe con molto anificio,&cotimolta bonrà

dalui lauorate&ben condocte. Fece ancora in Vero

na nella chitfadi SantaMana tn Organo aFrati di mo

te Oliue to la tauola dello altar
maggiore; la

cjuale
an-

cora oggi
è tenuta cofa lodatiisima, & ancora iono al-

trepitcure
Jiftiamanoin

cjuella città. Alla badiadi
Fieîôle fuor di Fiorenza al monaflero de canonici re

golari
è vn

quadro
d'vna mcza Noftra donna fopra la

porta della librana con diligenza lauorato da lui.

Fece ancora a Vinegia alcune cofe, che fono lodatifsi

me; & al detta Marchefè per memoria deli'vno &del-

ïaltro nel palazzo
di San Sebaftiano in Mantoua dipir»

feil tnomfo di Cefare, intorno a vna fala, cofa di fuo

la mighore
ch'

e faceflegia mai Quiui con ordine bel

lifsimo fituè nel trionfo la bellezza & l'ornamento del

carro colui che vitupéra il rrionfante i parenti i pro.

fumi, gli incenfi i facnfizii & i
fàcerdotuprigioni &

le prede
fane pergli (ôldati, & l'ordinanza delle fqua-

dre,& tuttele fpoglie& le vittorie; & le citta & le roc

che in vari carri contrafece con. vna infinità di Trofei

infîjleafte,&vavie armi per intefla& perindoflb,

acconciature, ornamenti & valî infiniti; & tra le mol,

titudine cfegli fpettaton,
vna donna che ha

per la
ma»

no vn'putto
cheeflendofèli fitto yna/pina in vn pie-

de,!o moftra alla niadre & piagne,cofa bellifsima & na

turale. Ercerto che in tutta
cpella opera pofe il Man

tegna gran diligenzia & fatica non
punto piccola;non

guardando
ne a tempo

ne a induftna nel lauorare) &

di continuo moftro auereaqùel, principe afFezzion"

grandifuma;
da che e'faceua cor telle fi rare alla. fui Yir
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tu înamoratointuttodi quella. Finita quefla opera, J

fece a San Zeno inVerona la tauola dello altar
maggio

re, de la quale dicono, che e'iauoro per moftra vna fi-

gura bellifiimajauendogran volontàdi
condurretal

lauoro.Le cofe, che fece in Mantoua, & mafsimamen

te quella fala,
furon cagione,che egli

fu tanto nomina

to per Italia; ch'alcro non fi vdiua che'l grido del Man

tegna
nella pittura.

Auuenne che eflendo la virtù liia,

accompagnata da coltumi & da. modi buoni, vdi le

fuemarauigliePapalnnocenzio
vin.

Ilqualeauen-

do fabncato a Roma la muraglia di Bcluedere con pa

cfi & pitture bellifsime defiderofo di adornarle man-

do a Maotoiia per il Mantegna;& egh fubito fe ne ven

ne a Roma con
gran'fauore

de! Marchelè,che per mag

giorefâltazione&grandezza
lo fece all'ora ciualiere

a fpron
d'oro. Il Papa fattoli gran'fauori in

quefta arri

uata& vedutolo lietainente gli fece farevna cappella

picciola in detto luogo;
la

quale
con

diligenza & con

amore, lauorè minutifsimamente di ta! maniera, che

& la voka,&lemura,paionoquafi piutoflo cofàtni-

niata che dipintura&
le maggtori figure,clie vi fieno,

fonofbpra l'altare,le qnali egli
fece in frefco come le al

tre il battefimo cio è di c H R i s t o per San Giou an-

mBatifia chelo accompagno
con angeli & con altre

figure e in quefia
fece ancora i popoli, che

îpoglian-
doG fanno fegno di volerfi battezzare Et fra gli altri

gli vennecapricciodifate
vna figura, che fi car vna

calza che
per

eflerfi per il fudcyre appiccata alla gmba,

colui latiraarouefcio,appoggiaridofela allo altro ftin

co, con tanta forza & diftgio che & l'vna & l'altro
gli

appare nel vifô cofa che fu tenutd molto in que tem-

pt
in

marauiglia & venerazione Dicefi, che
Papa la

nocenzio per le occupazioni,
che aueua, non daua co

fi fpeflb danari al
Mantegna

come cflo aurebbe volu-
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to; per ilchefi rifblfè di
dipignere in tal lauoro alcune

virtù; di terretta,& fra Paître fece la difcrezione.Onde

il Papaîvn giorno venuto a veder l'opra,gli domando,

che figura fofle
quella; egli rifpofe eflère la difcrezio-

ne. Allora difTe il
Papa; fe vuoi, ch'ella ftia

meglio, :t

fauui allatolapaziéziai&cofifu cagione, che Andrea

fi
tacque & afpetto il fine

dell'opera la quale poi che

fu finita, il Papa con onoreuoli premii al fuo Ducalo

rimando Fece
poco da poi in Padoua fopra la

porta
del Santo, vno archetto doue fi vede fcritto il fuo no-

me Et ne'Serui della medefima
città,dipinfè

la
cappel

ladi San Chriflofano con bellifsima grazia. Appreflb
ritornato a Mantoua,murô & dipinfe per vfo fuo vna

bellifsima cafa: la quale fi godette mentre che e'uiïïè.

Dilettofsi ancoradel'architetttira :& accomodonne

molti fuoi amici Perilche auendo già pieno
il mon-

do di fama & di opere con difpiacere grandifsimo dis

chi lo amaua fi mori nella eta di anni L x v t. neL

M p x v 1 1. Et con efequie onorate fu
fèpelito

in Santo-

Andréa & gli fa fattoquefto Epitaffio.

Ejp parem htmcnom ,/înon prttponif ^pefftj,

JiEnea
Martine* rjui/imuLura

uidesr

Tienfi ancora memoria grandifsima dello onorato vi-

uer'llio & de coflumi lodeuoli che egli aueua; & del'

k> amore co'l quale iniègnaua Tarte a gh altri Pittori

Lafcio coftui alla
pittura

la difficultà
degli fcorti delle

figure
al di fotto in su: inuenzione difficile & capric-

eioCi Et il modo dello intagliare in Rame le
Stampe

delle figure; comoditA fingulari&ima veramente; per

la quale
ha potuto vedere il Mondo,non fokmente la

baccanarialabattagliade'moftri marini; il depofto
di

croce; ilfepelimentodi chrjsto laRefurreGiona

con
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con Longtno &con Santo Andrea,opcredi eflôMan

tegna Ma le maniere ancoradi tutti gli artcfici che

fono ilati.

FILIPPO LIPPI
PITTOR FIOREN-

TINO.

Oloro che con qualche macchia na

fcono al mondo (qualunche cîla fi

fia ) lafciatagli
da i fuoi maggiori; &

quella cuoprono con la modeftia del

viuere,& con la
gratitudine

delle
pa

role,& con fatti
egregi

il piu
che fan

no in tutte
l'azzioni, & in tutte l'o.

pere
loro: nonïblamente mericanolode de la prima

virtù;ma înfiniti premi de le feconde azzioni: conofcé

dofi
apertamente,

che il vincolo ie\\a vircù, che èinfti

fa in vn animo; che fia in quella rare & eccellente; il

maggioreornamento
che fia, &che fi pofla hauere,

& la cortefia fra Taltre virtuel) piu delle volte è
quella,

che
taglia,{pezza,

& rompe gli animi indurati nelle ia

uidie j & nelle nuledicenzie de gli huomini Qtiefta

fbla virtù rende molli,& facili i
penfieri ignorantit pcr

che fi vede, che chi continua i mezi del non dar men-

da ad altrui,& in tutto il fuo procedere fiingegna fem

pregiouareaciafcuno,coftuificuramente fuira a la fè

poltura prigione ]1 mondo mal
grado fuo & triomfa

de la malitia e deH'inuidie de gli huomini corne fece

Filippo
Il quale continuando i modi

foprafcritti,
fu

pianto alla morte non folo dachil conobbe,ma da mol

fahri anzi da tutto Fiienza, perche veramente coloro
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che (cncono folamente ragionare delle fue virtu fe
ben' non lo conobbero altrimente viuendo fi

dolgono
ancora del fuo fine Fu

Filippo figliuolo di fra Fihp

podelCarmino;& nella pittura levefti-

gicdel padre fhorto mentre che egli cra ancor'gioui-
netto fu tenuto in

gouerno, & amaeftrato da San-

dro di Botticello; & auendolo Fra Filippo alla morte

fua raccomandato a fra Diamante, & a lui datolo,che

i modi deU'arte buoni
gli infègnafle Eg!i fu di tanro

ingegno & di li copiofâ inuenzione nella pittura, &

tanto bizarro, &nuouo ne fuoi omamenti j che fu il

primo, ilquale a'moderni moflrafle ilnuouo modo

di varlare abiti, & abbelliire ornatamente con antichi

abiti & vefte foccintele figure che e'faceua. Fu primo
ancora a dar luce alle

grottelche,che fomiglino l'anti-

co & le mife in opera dî terretta & colorite in fregi,
con piu difegnio & grazia che gli inanzi a lui no aue

uano fatto,marauighofa
cofa era a vedere

gli ftrani.ca

•priccij che nafceuano nel fuo fare, attefo che e'non la-

uoro mai opera, che delle cofeantiche'di Roma con

gran ftudio non fi feruifle in vafi calzari, Trofei,

bandiere, cimieri,e ornamenti di
tempii,abbigliamen

tidadoiïb a figure, onde grandifsimo & fempiterno

obligo fe gli debbe auere, fendo egli ftato quello, che

-ha dato
principio

alla bellezza & all'ornaméto di
qne

,ftaarte,la quale con i'defîri modi fuoi venutaaquel
la perfczzione, doue ella ficruoua al prefente Nella

.fua prima giouentù diede fine alla cappella deBrancac

ci nel Carmino di Fiorenza,cominciata da Mafolino,

,& non finita da
Mafàccio perla morce fua; & cofi Fi-

lippo
di fua mano la ndufle a perfezzione

infieme con

vn'reflo della ftoria,-quando San Piero & San Paolo ri

fufcitano il nipote
dcllo

Imperatore. Et quando San

Paolo vifita San Pietro in
prigione, cofi tuttala

difi>u
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ta di Simon Mago & di San Pietro dinanizi à Ncrone,

&lafua croci6fsione. Et
inqueftaftoria

ritraffe fe

& il Pollaiuolo; per
la quale, gloria & fama grandif-

fîma apporté nella fua giouemu Fece poi a tempera

alle
Campora

alla cappella
di Francefco del

Pugliefe

vnatauoladiSanBernardo al
quale apparifce la No-

ftra donna c6 angeli,&
eflb è in vn bofco, che fcriue

la quale è tenuta mirabile in alcune cofè,comein fàGi,

libri, erbe, & fimili figure, chegli drento vi fece oltra

che vi ritrafle Francefco di naturale che non Ii man-

cha fe nô la
parola;qucfta

tauola fu leuata
per laflèdio

di Florenza di quella Cappella & méfia in Fiorenza

nella Badia in
Sagreftia per

confèruarla Et a'frati di

Santo Spirito lauoro vna tauola, dentroui la Noftra

donna,San Martino,& San Niccolo perTanai de Ner

li. Et ancorain San Brancazio alla
cappella de'Rucel-

îai vna tauola e in San Ruffello vna d'vn CrocififTo s

& due figure in
campo

d'oro In San Francefco nel

poggio
di San Miniato dinanzi alla fagreflia fècevno

Iddio padrc,con molti fanciulli: & nel
palco a'frati del

Zoccolo fuordi Prato, Caftello X.
miglia lontano a

Fiorenza,lauoro' vn'altra tauola; &dentro nella terra

nellavdienza de'priori di Prato fece vna tanolina con

tre figure
molto lodata Santo Stefano San Giouan-

niBattifla & la Madonna In ful canto al Mercatale,vî

cinoacerte fue cafe
fece dirimpetto allemonache di

Santa Margherita vn'tabernacolo in frefco molto bel-

lo'& lodato per eflerui vna Noftra donna & bellifsi-

ma&modelî:ifsima,con vn'Coro dl Serafim in campo

di fplendore:llche fofîfticamente dimoflra che e'cerca

ua penetrare
con lo

ingegno
nelle cofe del Cielo Et

in
quefto lauoro mcdefimo, dimoftro arte, & bella ad

ncitcnzia in
vn'fèrpente

che fotto a Santa
Margheri

ta tanto ftrano,*Sc fi paurolbj
che e'fa conofcere do-«

TT iii
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ue abita il veleno, il fuoco, & la morte & il reftodi

tutta l'opéra, colorito con tanta frefchezza & viuaci

tà;che e'merita di eflfer lodato infinitamente-.Et inLuc

ca in San Michele vna tauola fimilmente con tre figu-
re. In San Ponziano ne'fratidi Monte Oliuetov'è

vna tauola in vna cappella di Santo Antonio,che ha in

mezo vna nicchia dentroui vn Santo Antonio bcllif

limo di rilieuo, di mano d'Andrea Sanfouino cofa

prontîftima & bellifsima. Fu ricercato con grande in

ftanza di andare in Vngheria pcrilRe Mattia; &ricu-

sb d'andarui: mafecebene due tauole per efïb in Fio-

renza, che a quel Re furono mandate, cofa lodata &

degna di Filippo; nelle quali moftrè quanto valeua in

qucU'arte Manda fuoi lauori a Genoua; & fece a

Bologna in San Domenico allato alla cappella del-

lo altar maggiore a man liniftra vna tauola di San Sc-

baftiano, cofa molto bella & tenuta certo eccellente.

ATanai de Nerli fece vna altra tauola a San Saluatore

fuordi Fiorenza. Et a Pietro del Pugliefe amico fuo

lauorô vna ftoria di figure picciole,condotte con tan-

ta arte & diligenza; che volendone vn'altro cittadino

vna fimilc glie la denego dicendo effere impofsibile
di farla Ora auendo intrinfeca amicizia con loren

zo vbcchio de MED ICI, fu da lui firettamente

pregato per douere fare vna opra grandifsima aRoma

perOliuieri Caraffa Cardinale Napolitano,amico

diLorenzo;&cofiper commefsione di quello fene

ando a Roma a feruire il detto fignore,paffando prima

da Spoleto com e volfe lûkenzo detto per fare vna

fepoltura di marmo a fra Filippo fuo padre chiefto gia
da Lorenzo a gli Spoletini, ma non ottenuto,come al

troueabbiamonarrato. Dilègno dunque Filippola

fepoltura,
con bel garbo, & con buona grazia;& Lo

kenzo in fu quel difegno funtuofamentela k<-ç fa-



MLIPP1N0.

re,Appreflb, condottofia a Roma fece al Cardinale net

la chiefa della Minerua vna
cappella doue fono iftorie

di San Tomafod'Aquinomolto
belle&

alcune poefie
Chriftiane molto lodate & da lui che ebbe in

queflo

Ja Natura fempre propizia
tutte trouate Ritorno a

Fiorenza, & comincio in Santa Maria Nouella la cap

pella
a Filippo Srozzi, la quale con molto amore au en

do auuiata quella prefe
a finire con fua comodità, &

fatto il cielo & a Roma ritornato fece oltrala
cappella

della Minevua,lafèpolturadelCardinale,ch' èdiftuc

chi & di gefsi
in vno fpartimento di vna

cappellina al

laro a
quella,

& altre figure, dellequali Rafaellin del

Garbo fuo difcepolo moite ne lauoro. Fu ftimata det-

tacappellapermaeftroLANZiLAG o padovano

&
per

ANTONIO detto ANTONIASSO RO-

M A N 0

opititori

de i
migliori,

che Coffero allora in Ro-

ma, due mila ducati d'oro fenza le fpefe de
gli azur-

ri, & de garzoni
Per il che

Filippo nfcofib i da-

nari, & garzoni
& le fpefe pagate finita

l'opera

tornatofi a Fiorenza, fini la
cappella de gli Strozzi, la

qualeda lui fu tanto ben condotta,& con arte & con

difegno;
che fa marauigliare ogni artefici a vedere

la varietà délie bizarrie armati, tempii vafi cimieri,

armadure,trofei, afte,bandiere3abiti,calzari,acconcia

ture di capo}vefte facerdotali,con tanto bel modo con

dotte,che merita grandifsimacomendazione. Sono le

ftoriedidettaoperala refurrezzione di
Drufianaper

San Giouanni Éuangelifta.Doue mirabilmente fi ve-

de efprcfla la marauiglia
de* circunftanti nel vedere fil

fcitare vna morta, con vn femplice fegno di croce &

mafsimamente in vn' Sacerdote o Filofofo con vn' va

fo in mano, veftito alla antica; II quale attonito di tal

cofa, attentiisimamente confidera donde cio fia In

queftamedefitna iftoiiafia moite donne diuerfame»

tT iii
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te abbiglîate fi vede vn putto, chc impaurito d'un' ca-

gnolino Spagnuolo pezzato di roffo, che Jo ha
prefo

eo denti per
vna fafcia, ricorr endo mtorno <t la madre

& fra' panni di quella occultandofîjnon dimoftra man

co timoré o fpauento
del morfo:che la madre tra quel

le donne & marau]glia& orrore de la refurrefïionc

di Drufiana Appreffo
il bollire nello oliodi eflb San-

to.doue fi vede la collera del giudice che comanda che

il fuoco fi accrefca &i reuerberi delle flamme nel vi-

fo di chi fôftia & molto belle attitudini in tutte le fi-

gure ad imitazione dello antico. Nella altra faccia è

San Filippo nel tempio di Marte,che fa vfcire il ferpen
te di fotto l'altare, ilquale

amazza col puzzo il figliuo
lo dei Re.Perche Filippo fece vna buca in certe icale,

& vn fàflo che è
aperto

fi fimile la rottura de'l falfo,

che vna fera vn de'garzonivolendo riporre vna cofa,

cbe non fofle veduta, fendo picchiata la porta iui cor

te per appiataruela dentro,& ne refto ingannato. Si di

moftro Tarte di
Filippo ancorainvn ferpe talmente

che il veleno,il fetore,e'l fuoco pare di gran lunga piu

naturale,che dipinto.Et molto è lodatala inuenzione

dell'altra iftona,j)el fuo efTere crocififlo Perche per

quato e' fe ne conofce, egli imagina che giu in terra e'

fuflTe diftefo in fu l'arbero,della crocei& poi cofi tutto

infieme alzato & tirato in aria per via di fine & di

puntegli.Sonui grottefche infinite,& cofe lauorate di

chiara fcuro molto fimili al marmo;& fatte fltanamen

te con inuenzione & difegno garbacifs imo.Fece a'fra

ti Scopetini
a San Donato fuor di Fiorenza detto Sco

petto
al prefente ruinato,vna tauola de i magi che oife

rifconoa christ o, cofamoltolodata;&fraleco-

fefue,finita con molta diligenzi. Quiui fono Mori In.

diani, abiti ftranamente acconci & vna capanna biz-

5ty-ïifsima.Fece in palazzo della Signoria la tauola dd
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la fala,doue {hua no gli otto di pratlca;&il difcgno di

quella grande, con ornamento nella fala del
configlio,

laquale per la interpofizione della morte, non comin-

cio,fe benel'ornamento fu
intagliato Fece ne frati di

Badia vn S. Girolamo in chieia & per tutte le cafe di

quei cittadini fono delle fue opere Comincio a'fi-ati

de' Serui la tauola dello altar maggiore,che
è vn

depo
fio di croce:& fini le figure dal mezo in fu,che depoiv

gono christo, ma fôpragiugnendoli vn crude-

hfstmo male di febbre,non fu rimedio,clie la morte a-

cerbifsima nell'eta di x l v.anni.cô vna fiera ftrettezza

di
gola,da" Vulgari detta ipramazia alla patria fua non

lo togliefle Onde eflendo egli ftato fempre domefti-

co,anàbilejliberale3& gentile, fu pianto da tutti que-

gli,cbelo

aucuano conofciuto, & molto più da' citta-

dini,che fi feruiuano di lui nelle ma(chcrate.i quali ib

le uano dire di non auer mai viflo cofa, che piu aggra-
dafle loro che le inuenzioni di Filippo Reflo la fama

di queflo gentil maeftro talmente ne 1 cuori di quegli

chel'aueuanopraticato,che
mérité coprire conlagra

zia ddla fua virtù l'infamia della natiuita fua Et fem-

pre vifïè in grandezza & in riputazione.
Et in Fioren

za nella chiefa di S Michele Bifclomini, gli fo da' fuoi

figliuolidatoonoratofepolcrOj&
il

giorno
xm. i. di

Apnle m D v. mentre G portaua
a fepellire fi ferraro-

no tutte le
botteghe nella via de' Serin, corne ne' dolo

ri vniucrfali fi fuoi fare il
piu delle volte. Ne ci è man-

cato di poi chi lo abbia onorato conqueflo epitaffio.

Monoè ildifegno or che Filippo parte
V* noKJlrAcctatiii crin Flora piangi ~drno;

Non Uuorm-pittura, tufaimcUrno

Chciljlit tuperfi,&Cenuenxu>ne,&'Parte.
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PITTO RE.

HI cinafcedibuonanatura^nô h.\

biibgno nelle cofè del viuere, di al-

cunoartificio.percheidifpiaceridel
modo fitollerano co patienzia, & le

grazie che vengono,fi riconofcono

{empreda'lciclo. Ma in coloro che

fono dimala natura puo taco la inui

dia,cagione
delle ruine di chi opera,che fempre le co-

fe altrui ancora che minori gli apparifcono & maggio

ri & migliori
che le proprie.La onde

infelicitàgradifii
ma c dt

queg!i,che
fanno per concorrenza le cofe loro

piu per paflare con la
fuperbia I'alcmi virtù che per-

che da loro trar fi
pofla

vtile o bencficio.Qijefto pec-

cato
non regno veraméte in Luca Cortonefe; ilquale

chefèmpre amo gli artcfici fnoi & fempre ingegno a

chi volle
apprendere,doue

e' pensé

fare ytilealla pro-
fefsione. Et fu tanta la bontà della fua natura che mai

non fi inchinô a cofa,che non fuflè
giufta & fanta.Per

laquai cagione il cielo, che lo conobbe vero huomo

da bene, fi allargo
molto in dargli delle fue grazie .Fu

Luca Signorelli pittore eccellente, & nel fuo
tempo

eratenutoin Italia tanto famofo &l'oprefiie furo-

mo in tanto pregio, quanto nefTuno in alcun
tempo

fia ftato.Perche nell'opre, ch' egli fece nell'arte
di pit-

tu ra moftrà il modo dell'ufàre le fatiche ne gli ignudi,

& quegli
co Era

difïlcultà & bonifsimo modo moftrà

poterfi
far parer

viui Fu creato & difcepolo di Pie-

tro dal Borgo à San Sepolcro,
& molco nella fua gio-

uanczzii
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ùanesza fofTeruo &ogni fàtica mifè pcr potere non

folo paragonarlo,
madi gran lunga pafiàrlo .Perilche

comjncio a lauorare & a
dipignere nella maniera di

maefiro Pietro,che quafi l'una da l'altra non fi farebbe

potuta
conofcere.Le prime opere fue in Arezzo fono

in San Lorenzo vna
cappella

di Santa Barbara
dipinta

da lui in frefco,& alla
compagnia

di Santa Caterina il

fegno
d'andarea a procefsione in tela a olio, con vna

iftoria di lei nelleruote & fimilmente quello della

Trinità ancora che e' non paia
di mano di Luca ma

di Pie tro da'l Borgo. Fece in Santo Agoflino in detta

citti la tauola di S.Niccola da Tolentino,con îfloriet-

te bellifsime, condotte da lui con
bonifsimo difegno

& muenzione:& nel medefimo luogo
alla

cappella de[

fegramento
due angeli lauorati in frefco.'Et per Met

ferFrancefco AccoltiAretino dottifsimo
legiÛa fece

la tauola della cappella fua,doue ritratfe alcune fue-pa

renti, & M. Frâcefco ancora.In quefla opera
è vn San

Michèle chepefa l'anime, chè mirabile apenfaredi
vedere l'arte di Luca ne gli fplendori dell'arme, & ve-

dere i barlumi le riuerberazioni e i nflefst'fatti delle

mani,& di tutto quello,die hl in doflb,doue con mol

ta grazia &difègno moftro quanto fapeua Mife li in

mano vn paio di bilancc,nellcquali vno ignudo va in

alto;&vnafemmina da la bilancia,cheva giu all'incon

tro, cofa in ifcorto bellifsima. Et fra l'altre cofe inge.

gnofe fotto i piedi di quefto San Michele è vno ifcor-

to d'una figura ignudabonifsimo trasformato invn

diauolo;nelquale vn ramarro il
fingue

d'una ferita gli
lecca. In

Perugia fece tauole & altre
opere

& a Vol-

terra, &
per la Marca fino a Norcia tece molti lauori,

de'quali non accade for memoria
particukre

Simil-

mente al Monte Santa Maria dipinfè quel fignori

vna tauola d'un christo morto:&aCittàdiCa-
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ftello in San Fra ncefco è ancora vna tauola d'vna nati

uità di christo, cofa con difègno & amore da-

lui lauorata ÔC vn'altra di San Sebaftiano^nellachiefa

di San Domenico.Sono Cunilmente ih Cortona fua pa

tria molte opre
di fuo, ma fra l'altrc appreffo Sâta Mar

gherita,vicino alla rocca, luogo de' frati del Zoccolo,

vn christo raorto,ch'è tenuto colàbellifsima&

di gran lode;non pure da Cortonefî, ma da
gli artefici

ancora. Similmente nelG i s s v confrateraitàdi lècola
ri in Cortona fece in, vna tauola vna cotnunioried'A-

pofloli per christo, doue è vn Giuda,che fi mette

î'oftia nella fcarfella:laquale opera ancora
oggi è mol-

to ftimata. Malte altre cofe fece in quella città Et la-

uoro a frefco in Caftilione Aretinofopra la
cappella

del facramento vn christo morto con le Marie;

& a
Lucignano

di Valdichiana
dipinfe in San France

fco alcuni fportelli doue fono figure di fuo,che orna-

no vno armario,doue fta vno alberodi coralli con

vnacroceafommo. A Siena fece in
Santo'Agollino

vnatauola alla cappella
di San Chiflofano, dentroui

alcuni Santi, clic metronoin mezo il San Chriftofàno

di rilieuo per il che in quella città acquiflô molte ric-

chezze,& molto onore Venne in Fiorenza per vede-

re la maniera di que maeftri,che erano moderni, delî-

derato da Lorenzo vecchio:& dipinfe vna tela doue

fono alcuni dei ignudi; con molta afpettaziorie di co-

loro,che defiderauano vederede le cofe fue: & molto

fu per quellaopera comendato Fece ancora vn' qua-
dro di vna Noftra donna con due profeti piccoli, di

terrettajilquale èoggi
a Caftelio luogo del Duca c o-

s i Mo Et
perche egli cra

al
difegno molto deftrOj &

al colorjre molto agile,non meno che cortefedelate-

la & del
quadro fece dono a lorenzo; ilqualeda

luinonfilalciovinccrcdicorteGa. Ando a Chiufuri



t. SIGNOREILO.

a'monacidiMontt-Oliuetoin
quel di Siena, doue na

di continue) il lor générale & dipinfe vna banda del

chioftro in muro con x ftorie di San Benedetto s &

da Cortona mîdo de
le opere

fue a Monte Pulciano,

&per tuttalaValdichiana. Fu condottoa Onjicto

da gli operai del Duomo di Santa Maria; & interamé-

te fini Joro di man'fua,tutta la cappella
di Noftra don.

nbjgia cominciata.da Fra Giouanni da Fiefble nella-

quale
fece tutte le ifiorie de la fine del Mondo;inuen-

zione bellifsima,bizarra,& capricciofa, per la varieti

di vedere tanti angeli,demoni, terrennoti ,fuochi,rui-

ne,& gran parte de' miracoli di Antichrifto; doue mo

flro la inuenzione,& la pratica grande, ch'egli aueua.

ne gli ignudi
con molti fcorti,& belle forme di figu-

re imaginandofi ftranamente il terror di que" giorni
Peril che defto l'animo a tutti quelli,che dopo lui Ion

venuti di far nell'arte le difficultà che fi dipingono in

feguitarquella maniera. Dicefichealatornatafuain

Cortona gli mori vn figliuolo, che egli molto amaua.

bellifsimo diuolto & di perfona & fu cofa compafsio

neuole,efl"endogli ftato vecifô Onde cofi addolo-

rato Luca lo fece fpogliare ignudo, & con grâdifiima

conftanzia d'animo fcnza piagnere
lo ritraflè. Sparfèfi

talmente la fama dell'opera d'Oruîeto & delle altre ta-

te, che aueua fatte, che da Papa Siftofu mandate» a

Cortona per lui, che vernlTe a lauorare inconcorren-

za con gli altri:accioche nella cappella di palazzo, nel-

laquale tanti ran & begh ingegni Iauorauano foflè

ancora dell'opere di Luca.Feceui egli dunque due fio

rie, tenute le migliori fra tutti glialtri arterîci l'una è

ilteflaméto diMosèal popolo Èbreo, nello auereve-

duto la terra di promifsione, & l'altra, la motte fua.

Fece ancora moite opere a diuerfi principi in Italia &

fuorij&aia vecchio Wrnatoii a Cortona, lauoraua.

YV ii
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opere per
diuerfi luoghi. Fece in vltimo della fua vec-

cniezza alle monache di Santa Margherita in Arezzo

vna tauola,per la chiefa loro; che molto fu ftimata.Si-

milmente vna alla compagnia di San Girolamo in det

ta città,parte dellaqualepagô M. Niccolo Gamurrini

Aretino,Auditor di Ruota,che in eflà fu ritratto Et

finalmente ventfto in vecchiezza di anni t xx x 1 1. in

Cortona fra' fuoi parenti fi mon & nella Pieue gli fu

dato onorata fepoltura; perche fu da fuoi Cortonefi

onorato viuo & morto,fi come quello,che molto ben

l'aucua meritato, per lo vtile &per I'onore chee' det-
te alla patria fua Dkefi che Luca fu perfona molto

amorcuole, & cordiale nelle amicizie fûe &aueua

tanto buona maniera nella pratica & nelle parole; che

arebbe fatto far& de' lauori a chi non ne auefle auuto

ne bifogno,ne voglia. Fu fempre cortefè a chi vol-

le feruizio da lui: & molto amoreuole nello infegnare

a' difcepoli fuoi. Viflè fplendidamente,& veflifsi fem-

pre di feta:& da tutti i perfonaggi grandi fu auuto in

venera'xione,&coriruori,corne in Italia fececonofce

reilnomefuo.Morinel mdxxi. Et fu onoi ata da*

Pocti con molti verfi.De'quali ci baAano quefti foli.

Fiangit Coytonaomdi\uefla/î ojcura

Che eûinttfbn del Signorello i lumi

Et tup'ttturajk de »// occhifiumi
Che reftifensg luidebile Ojcura.
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fi ERNARDINO

PINTVRICGHIO
PITTORE,;

Olti fbno aiutati dalla Fortuna, che
non hanno virtute in loro:& infiniti

quc'virtuori che la mala forte fempre

perfèguita; dimoftrando apcitifsima
mente conofcere per fuo figliiiolo
chi dépende tutto da lei fenza aiuto

alcuno di virtùt & che fommamente

te piace di inalzare la dappocagginc di certi, che fenfca
il fauore di lei, non fâr.ebbono pure conolciuti corne

auuenne del Pinturicchio il quale ancora che facefle

molti lauori, aiutato da diuerfi ebbe certo piu nome

afïatj che
perle opère fue non aueua meritato. Tutta

uolta eglï era peribna che ne'lauori
grandi aueuamol

ta pratica; &chEMeneua di continouo molti lauoran

ti nelle fue opère Fecein giouane&za molti lauori in

eompagnia
di p i e t R o fuo maeflro ,• da'l quale tira-

ua per
fua rnerce Je il terzo del

guadagno.
In Siena la.

uoro in San Francefco al Cardinale Piccolhnomini ni

pote di Papa,Pio
in. vnatauolada altare dentroui

vn'Parto di Noflra donna Et in Roma alcune rtanze

per
il

fopra detto Pontefice; & mandato a Siena, pre-

iê adipignerela libreria edificata da
Papa Pio 1 1. nel

Duomo di quella città. Era in
quel tempo,ancor'gio

uanetto Raftaello da Vrbino pittore ,.che in compa-

gnia erano ftati con Pietro; onde egli lo conduite in.

Siena; doue di tutti
gli

fchizzi delle florie della libre-

ria, fece i Cartoni Ra0aello, che benifsimo aueua
ap-

prefa la maniera di Piero: & di quefti fè ne vede oggj-
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ancora vno in Siena.In queflo lauoro tenne Pinturic-
chio iri opera, molti lauoranti,tutti délia fcuola diPie

tro.Et fula famafua
tenuta dalla plebe in gran venera

zione di maniera che chiamato a Roma da Papa Alef-

làndro v i. gli dipinfe in palazzo tutte le ftanze doue

detto Papa ahitô, & tutta la torre Borgia n ella quale
fece florie delle arti liberali invna ftaza:& di ftucchi di

gefsi mife d'oro lcvolte di riheuo,& con infinita fpefa
le coduffe a l'ultima perfezzione.Ritrafie fopra la por-
ta d'una camera la Signera Giulia Farnefè per il volto

d'vna Noftra donna;& nelmedefimo quadro la tefla di
Papa Aleffandro, vso molto fare alle figure dipinte or,

nanienti dt rilieuo méfsi d'oro per contentare le per
Ibne, ehe poco di quella arte intendeuano accio auef

fe maggior luftro & veduta, cofa goffifiima nella pit-
tura. Perche auendo fatto in dette ftanze vnaftoria

di Santa Caterina}figuro gli archi di Roma di rilieuo 4

& le figure dipinte; di modo che efiendo innanzi le fi

gure, Si dietroi calâmentij vengonopiii inanzi le co-

fe, che diminuifeono che quelle, che fecondo l'oc-

chio crefcono; Erefiagrandilsimanella noftraarte

In Caftello Santo Angelo fece infinite flanze a grotte
fche: ma nel tornone da baflb nel giardino di ftoric di

Papa Alelfandro. MandoaNapoliamonte Oliueto

a Paolo Tolofa vna tauola d'vna Aflunta Fece infi-

nité operc,per tutta Italia, che per non effere molto ec

eellenti ma di pratica, le porro in filenzio Vifl'e ono

ratamente & perche era morfo di non faticarfi nell'ar

te, diceua, che il maggior rilieuo, chedefl'evn pitto-
re aile figure era lo auere da se fenza fàperne grado
ne a principi,

ne a gli altri. Lauoro ancora a
Perugia,

&in Araceli dipinfe la cappella di San Bernardino'; A

Santa Maria del Popolo fece due cappelle & la voltd

délia cappella maggiorej Auwenne she eflfendo «glj
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gîa condotto a la eta d'anni l i x. gli fu allogata vna;

opéra in San Francefco di Siena; doue gli aflegnarono

i tact vna camera per fuo abitare & gliela diedero co

me c* voile e/pedita & vacua del tutto; fàluo che'd'vn

cafïbnaccio grandre & antico, che rincrefceua loro a

leuarlo Ma PinturicchfOjCome flrano & fantaflico,

ne fece tanto romorc, & tante volte, che i frati final-

mente per difperati fi mifero aleuarlo via Et fu tan-

ta la Ioro ventura, che nelcauarlofuori fîruppevna

afl~e,nella quale erano cinquecento ducati d'Oro di ca

mera De la qual cofa prefe Pinturicchio tanto difpia
cerc, & tanto ebbe maie il bene di que'fratijche men

tre fece quella opera s'accoro di dolore, tuttauia non

pcnlàndo in altro, &di quel (i mori.
Furoncle pittu

re fue circa l'anno m d x i r i. Fu fuo compagno & ami

co BENEDETTO BVONFIGLIO pittore Perugi-

no, il quale molte cofe lauorô a Roma in palazzô del

Papa per que* maeftri,& a Perugia fua patria fece la

cappella
della Signoria. Fu compagno & fuo domefii

coamicoancora&fecolauoro GER 1 N pistolb

s E, il quale ancor'egli fu difcepolo di Piero Perugi-

no, & fu tenuto diligente coloritore & imitatore det

la. maniera di Pietro fuo maeftro con il qualè lauoro

fino preflb alla morte;& col Pinturicchio infiéme opé
rô molte cofe. In Pjftoia fua patria fece opere,ma non

molte,perche alBorgo a San Sepolcro fi côduiïe a fartf

vna tauola a olio a vnaCôfraternita del buon GiEsvifi

detta cittàj dentrouila circoncifione,doue molto amo

re & molta diligéza mifè. Alla pieue nél tnedefimo luq

go dipinfe vna cappella in frefèo } &fulTeuere perla

ftrada5che va ad Anghiari,fece vnaltra cappella in fi'c"

fco perla comunîtà ein quel medefimo lùogo nellaB*

dia de monaci diCamaldoh intitolata San Lorézo^ vhr

akracappclia.Quiui ditnoto eglitâto3chc quafi per fui



PARTI!. II.

patrialaeleflê. Fuperfbnamolto

nellecore dell'arte

mefchina, & che duraua grandifsime fatiche nell'ope-
re & aueua .vn'coft'ume', che'penaua tanto fïi lauori a

condurlijchédiftentolè'&loroinfiné conduceûa,

Fecero le pitcuie
loro circa nel mdviii. i.

lACOPO DETTO
L'INDACO.

Acopo detto Iïndacofu difcepolo di

Domenico del Ghirlandaio & mol

to deftro maeftro nel
tempo fûo Et

ancora che' nbn fccefle molte eofè r

quelle chefurono fàttedalui,(ôno'

molto da comendare." Fu
perfona fa

ceta,&amoreuole, &dilettofsi vi-

uerecon aflai poclii penfieiï, paffando il tempo. Tro

liauafi {pelle
a Roma in

compagnia
del diuin Michele

'Agnolo, il quale aueua molta a fodisfazzione^delfùo

commerzio. Lauoro a Roma
parecchi anni,& in

qtiei

la,alïài dedito a piaceri condufle pochi lauori
d'impor

tanza. In Santo
Agoftino

di Roma alla
porta dellafac

ciata dinanzi, entrando in chiefa a man ritta la
prima

cappella è di man fua, dentroui nella volta quando gli

Apoftoii riceuono lo
Spirito Santo; & di (btto due

itorie di c H ri s t o, l'vna,quando
e'ieua dale reti An

drea & Piero; &Pahra la cena di Simone & la Madda-

lenaj aella qualé è vn palco di legno, di traui con mol-

ta viuaciticontrafatto;& quefto lauoro
ecli

in muro,

& cofia olioin detta cappella la tauola di fua mano.

molto ben fatta & condotta che mérita cémendazio

eealTaijncllaqualefecç vn christo
mono. -Et

alla
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alla Tnnita in Roma e di fua mano vna tauoletta, den

troui la coronazione di Noftra donna Etcofis'ando

palfando il tempo con dilettarft piu,del dire che del

moltofare: Perche trattenendo egli Michèle Agno-

Io, mangiauano cjuafifempre infieme; ma egli era va

di per la importunità del cicalare venuto a noia; onde

lo mandô per comperar fichi vna mattina perdefina-

re & auendo Iacopo a ritornare,Michele Agnolo fer

to la porta di dentro; perche picchiando forte Facopo;
Michele Agnolo non gli rifpondeua Onde venuto

pli collera, prefe le foglie co'fïchi & fu la Soglia della

porta Ic ftefe; & partitofifiettemolti meli fenz3 parlar

gli. Fece burle infinité, le quali non accade racconta

re. Ergiafattovecchiodietàd'anniLXYinia Ro-

ma H mori..

F R A N C E S C O

FRANCIA BOLO-

GNESE PIT-

TORE.

Igran
danno fu

fempre
in

ogni feien

za, il
pre&mere

di sè; & non
penfare

chel'altrui fatichepofsino auanzar'

digranlungale fue;Et per natura &

per arte" auere
da'l ciclo non folamen

te le dbti ecccllenti & rare; ma anco-

ra prerosatiue di grazia di aeilità',&

di deftrezza,neH'operare niolto maggiori che altrinon

ha. Perche aile volte fin contra, &vedefiloperedi ta

le, che mai non fi farebbe creduto3eflere fi belle, & G.
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beneconàottëjdielo ingannato dalla folle credenzi

fua, ne rimane tinto di gran'vergogna, & tutto confu

fo. Et quanti ïîfôno
trouati che nel vedere l'opère

d'altri, per il dolom deh'imanere a dictro,hannofatto

la mala fine? corne è opinione di molti, che interue-

nifre al Francia Bologoefc; Pittore ne'tcmpi ftioi te-

nuto tanto famofb: che c'non
pensa

che altri non folo

!o paregqiaflë,
ma fi acoftafle a gran pezzo a la

gloria

fùa Ma vedendo poi l'opère, di RaJïàcllo da Vrbino,

fgannatofi
finalmente di

quello crrore. ne abbandono

& l'arte & la vita DiccficheinBolognacittà molto

magnifica

nacquel'anno
mccccl. 'Francefco Fran-

cia, di perfonc artigiane
e molto da bene Et nella fua

fanciullezza, fu pofto al'orefîce, per lo
ingegno che e'

moftraua&acuto&buononellefue azzioni Creb

be di perfona & di afpetto talmente ben proporziona-

to,& con vn modo di parlare fi-dolce & piaceuole che

aueua forza di tenere allegro & fènza pen/ieri qualun
che piu naaninconico mentre duraua il

ragionamen-

to. Et fu tanto vmano nella conuerfazione, che fu

amato non folamente da molti Principi Italiani:mada

tutti coloro che di lui ebbero cognizione.Attefe men

treche egli faceua Tarte dell'orefice talméte al
difegnio

e tanto glipiacque che fuegliatofilo ingegno fuo che

era capace
di moite cofe vi fece dentro

profitto gran-

difsimo,come apparifce in Bologna fua
patria per

mol

ti argenti in piu luoghi,
lanorati diniello,con iflo-

rie di figure piccole le quah furono fi lbttilmente laoo

rate da lui, che
lpeffe volte metteua in vno Ipaziodi

due
ditadaltezza ,&poco piu lungho, x

figurine

proporzionatifsime
& belle Lauoro di fhialti anco-

ra moite cofe di
Argenti, guafte perle rouine de'Ben

tiuoglî: & trafuggate nella partita loro
Legô moite

Gioie p£rfettamente3& d'ogni cofa che difficilmente
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fipoteflfe lauorare in quel meftiero lauoro cglime-

glio
che quai fivoglia eccellente orefice. Ma quello

che gli
dilettô fopra modo, fu il fare i conii per le me-

sUglie3i quali da nefïuno meglio
che dal Francia,furo

no fatti ne'tempi fuoi; come apparifce ancorain alcu-

nemedaglie'fatte da lui naturallifsime della te fia di Pa

pa
Iulio i i.che ftettono a

paragone di quelle di C AR A

D o s s o. Okra che fece le medaglie del S. Giouanni

Bentiuogli, che par viuo & dtnfiniti principii qua-
li nel

paflaggio
di Bologna

fi fermauano & egli
face

ua le
medaglie ritrattein cera Et poi finite le madri

de'conii le mandaua loro: di che oltra la immortaliti

della fama, trafTeancora
prefenti grandifsimi Tenne

continuamente mentre chee'uirïèla Zeccadi Bolo-

gna ;&fecie
le Itampcdi tutti i conii per quella, nel

tempo
che i Bentiuogli reggeuano;

& poi che fen'an-

dorono ancora mentre che vifie Papa Iulio come ne

rédono chiarezza le monete che il
Papa gitto nella en

trata (ua,doueera da vna banda lafmtefla naturale

&daraltraqueftelettereBONO-Ni A peb. ivhvm

A tyran no libe rata Etfu talmente tenuto

eccellente in quello meflieio,cheduroafarlefl;ainpe
delle monete finoa'l tempo di Papa Leone. Et tant o

fono in
pregio le'npronte

de'conii fuoi che chi ne ha

le ftima afTai: ne per danari fene poffono auere. Auen

ne che Il Francia defiderofo di maggior gloria auen-

doconofciuto Andréa. Mantegna & molti
altripitto

ri, che aueuano cauaio de la loro arte, & facultd &

Gnori;deliberô prouare fe la
pittura gli riulcifle nel co

lorito Auendo egli G fitto difegno,
che

e'poteua co

parire largamente con quegli Et dato ordine à rarne

pruoua,
fece alcuni ritratti, & altre cofe piccole tcnen

do in cafa molti mefi perfbne del meftiero che glinfe-

gniafsinoimodi & l'ordinedcl colonie
di maniera

XX ii
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che egli che aucua giudizio molto buono, vi fe la
prà

tica preflamente & la
prima opera che egli fâcefle fu

vna tauola non molto grande a M. Bartolomeo felifi-

ni che la pofe nella Mtiericordia chiefà fuor' di Bolo

gna
nella

quale
tauola è vna noftra donna à fédère fo-

pra vna Sedia
con due figure perogni lato; con il det-

to M. Bartolomeo Htratto di naturale Et è lauorata

a olio con grandilsima diligenzia; ta
quale opera co-

minciata Fu da lui lanno M c c c ex c.
Piacqu e talmen-

te quefto lauoro in Bologna che M.Giouanni Benti-

uogli defîderofb di onorare con l'opère di
quello nuo

uo pittore
la

cappella fua,in San
Iacopo di

quella città

gli fecefàre, vna tauola, & dentro vna Noftra donna

in aria;&due figure perlato5con due
angioli da ba(ïb

che fuonano. La
quale opera fu tanto ben condotta

dal Francia; che merico da M. Giouanni oltra le Iode,

vn prefente
onoratifsimo La onde incitatoda quefta

opera
Mon Signiorede'Bentiuogli, gli fece fare vna

tauola ,permetterfi
a loaltar

maggiore délia Milèri-

cordia che fu molto lodata:dentroui|laNatiuità di

christo. doue oltre al
difegno che non è fe non

Bello linuenzione,&il colonto molto
diligente &

migliore
affai che li altri,vi fece Mon

Signore ritratto

di naturale;molto fimile per quanto dice chi lo conob

be;&
inquello abitofteifo che egli veftitoda pelle-

grinotorno
di Ierufàlemme Fece (îmilmente vna

tauola nelle chiefa della Nunziata fuor della
porta

di San Mammolo dentroui quando la Noftra don-

na è Anunziata dall'angclo
infieme con due

figure

per

lato, tenuta cofa molto ben lauorata Mentre

dunque per l'opère
del Francia era crefciuta la fama

fua, délibéra egli fi come il lattorare in Olio 1i aue-

ua dato farr.a & vtile di vedere fe
il medefimo -gli

jriufciua nel lauoro in frefco.Aucua fatto M. Giouan-
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ni dipignerc
il fuo Palazzo a diuerfi maeftri & Ferra

refi,& di Bologna, & alcuni altri Modonefi.Ma vedu

te le pruoue
del Francia a frefco délibéra che

egli vi fa

cefsi vna floria, in vna facciata d'una camera, doue

egli abitaua per fuo vfô nella quale fece il Francia il

campo di Olofêrne armato in diuerfe guardie,appie-

di,& a cauallo, che guardauanoi padiglioni:& men-

tre che erano attenti ad altro', fivedeua ilfonnolento

Oloferne, prefo da vna femmina foccinta in abito ve-

douile,laquale
cô la fïniftra teneua ieapegli fudati per

il calore del vino è delfonno, & con la deftra vibraua

il colpo,per vc.cidere il nemico mentre che vna ferua

vecchia con crefpe,& aria veramente daferua fidatifsi

ma,intenta negh
occhi della fua ludit per inanimirla,

chinata giù con la perfona, teneua baffa vna fporta,
perriceuere in eflail capodel Ibnnacchiofb amante

Olofêrne. Storia che fu delle piu belle &meglio con-

<lotte,che il Francia faceflèmai.Laqualeando per ter

ra nellc rouine di
quelloedifizio

nella vfcita de' Benti

uogli,.infieme con vnaltra ftoria fopra quefta roedefi-

ma caméra, cotrafFattaJi colore di brozo d'unadi/pu
ta di Filofofi molto eccelléteméte lauorata &

efpreuo
ui il fuo concetto. Lequali opère furono cagione che

M. Giouanni,& quanti eran di
quella cafa,lo amafsi-

no,& onorafsino;& dopo loro,tutta quella città.Fece

nella cappella di Santa Cecilia attaccatn con lachiefa

di San
Iacopo

due Aoricjauorate in frefco, in vna del

lequali dipinfe quando la Noftra donna c /pofata da

Giufeppo; & nellaitra fece la morte di Santa Cecilia:

tenute cofa molto lodata
da' Bolognefi 8c nel vero il

Francia prefe tanta
pratica,& tanto animo, nel'veder

comparirfi
a

perfe2zioneîopere che egli volcua;che è

laiioro molte cofècheio non nefaro memoria: baftan

4omi nioftrare a chi vorra veder lopere fue,folamente.1 1

vv iX X iii
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le piu notabilî & lé
migliori

Ne
per quello

la
pittura

glimpedi marche egli
non fêguitafife & la zccca & l'ai

tre cofè délie medaglie, corne è faceua fino da'l princi-

pfo.Ebbeil
Francia fecondo che fi dice grandifsima

di/piaceredelapartitadiM. Giouanhi Bentiuogli;il-

quale,auendogli fatti tanti bendizii gli dolfe infimta

mente: ma pure come fauio & coftumato che egli era

attefe allopere
fue. Fece

dopo
la flia

partita
di

qucllo

tre tauole, che andarono a Modena, in vna dellequali

era quando San Giouanni battezza christo, nel-

l'altra vna Nunziata bellifsima & nella vltima vna

Noftra donna nellariu con moite figure,la qual
fu po-

fta nella chiefàdefi-atiderofleruanza.Spartafidunqiie

per cotante opere,la fama di cofi eccellente maefiro fa

ceuano le città agara per auer dellopcre fue La
onde

fece egli in Parma ne' frati di San Giouanni vna tauo-

lacon vn' ghristo mortoingrembo alla Noilra

donna & intorno molte figure,
tenuta vniuerfalmen-

te cofa bdliisima & cofitrouandofi fèrm'ti i medefimi

frati operorono che egli facefle vnaltra A Reggio di

Lombardia in vno luogo loro,doue egli fece vna No-

ftra donna con moite figure A Cefena fece vnaltra ta

uola pure perla chiefa di
quefli fi-ati, & vidipinfèla

circoncifione di c h r i s t o colorito vagamente.Ne

volfono auere inuidia Ferrarefiaglialtri circonuici

ni anzi diliberati ornare dele fatiche del Francia il lor

Duomo gli allogarono vnatauola, che vi fece fit vn.

gran numero di figure & la intitolorono, la tauola di

Ogni Santi. Fecene in Bologna vna in San Lorcnzo,

con vna Noftra donna & due figure per bada; & due

putti fbttOjmolto lodata. Ne ebbe
appena

finita
que-

fbjdiegli conuenne farne vna altra in San Iobbe", co

vn Crocififlb & San Iobbe ginochione appie della

croce;& due
figure àï lati Era tanto Sfparfa

la fama
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& lopere di queflo arrefice per laLombardia, che con

uennemadaredi Tofcana ancora per qualcofa di fuo

come fu in Lucca,doue ando vna tauola dentroui vna

Santa Anna,& la Noftra donna, con molte. altre figu-

re^ fopravn christ o morto in grembo alla ma

dre. Laquale opera è porta nella chiefa di San Fidria-

no,& è tenuta da que" Luchcfî,cofi molto degna. Fe-

ce in Bologna per la chiefa della Nunziata due altre

tauole,chc furon molto diligentemente lauorate Et

cofi fuordella porta a fixa Caftione nella Mifëricor-

dia ne fecevnaa requifïzione dunaGentildonnade*

Manzuoli,nella compagnia di San Francefco nella me

defcna città ne fece vnalt«;& fimilmente vna ne la c5

pagnia di San Ieronimo Aueuafuadimeflichezza.

M Polo Zambeccaro &come arnicilîimo per ricor-
danza di Kii,gli fece&re vn' quadro aflai grande,den-
troui vna-Natiuità di christo, che -è molto celé

brata delle cofe che egli fece Et per quefta cagione
M. Polo gli fece dipignere due figure in frefco, alla

ftia Villa molto bello. Fece ancora in frefco vna fto-

ua molto leggiadra in cafa M. leronimo Bolognina»

con moite varie & bellifsime figure. Le quali opere
tutte infieme gli aueuano recato vna -i'euerenzia ia

quella città,che v'era tenuto come vno i d its.Et quel
10 cheglielacrebbeinfinitOjfu che il Duca d' Vrbino

gli

fece dipignere vn par di barde da cauallo,nelle qua
11fece vna feluagrandifsima dalberi che vi eraappic-
ciato il fuoeo & fuor di quella vfciua quantità gran-
de di tutti gli animali aerei & terrcftri,& alcune figu-
re;colà ternbile fpauentofa, & veramente bellajchefu

flimata gran numero di danari per tempo confumato

ui fopra nelle piume degli vcclli & nelle altre razze

de gli animali terreftri oltra le diuecfità delle frondi,

& rami diuerfi, che nella varjetà degli alberi fi vedeua
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po. Laquale opera fu riconofciuta con doni di gran

valuta;per fatisfare alle f niche del Francia: oltra che il

Duca fempre gli porto obligo perle Iode
che egli ne

riceuè
Lauoro dopo quelle vna tauola in San Vitale

& Agricola,allo
altare della Madonna che vi è dentro

due
Angeli,che

fîionano il huto,tnolto begli. Non

contera gia i quadri
che fbno fparfiper Bologna in

cafique'Gétilhuominij&tnenolainfinitàde'ritratti
di naturale che egli fece perche troppofàrei proliflb.
Bafti che mentre che egli era in cotata gloria, &

gode

ua impace
le fue fatiche; era in Roma Rafraello da Vr-

bino; Se tutto il giorno gli veniuano intomo molti fo

refticri & fra
gli

altri molti Gentilhuomini Bolognefi

per
vedere l'opère

di quelle Et perche egli auuiene il

piu
delle volte, cheogn'unoloda

volentieri
gli inge-

gni
da cafa fua, cominciarono quefti Bolognefi con

Raffaelloa a lodare lopere la vita, & recellenzia del

Francia & cofi feciona tra loro aparole tanta amici-

zia,cheil Erancia& Raffaello fi (âlutaronno
per lette

re.Et vdito il Francia tanta fama de le diuine pitture

di Raffaello; deMderaua veder lopere fue;ma gia vec-

chio & agiato,fi godeua la fua Bologna. Auuenne
ap-

prefïb,che
Raffaello fcce in Roma per il Cardinal San*

ti 1 1 1 1. vna tauola dt Santa Cecilia,che fi au eua a mi-

dare in Bologna per porfî in
vna

cappella in San Gio-

uanni in monte, doue c la fepoltura
della beata Elena

dall'olio &incaflatala dirizzo a'1 Francia, che come

amico fatto gia,la
dbuefTe porre in fu lo altare di quel

la cappella,
con l'ornamento come l'aueua eflb accon-

ciato. Ebbelo molto caro il Francia, per auer agio
di

potcr vederl'opere
diRaffaello da lui anco bramate:

Et auendo aperta
la lettera che gli leriueua Kaffaello,

&:douc
e'iopregauafèci

fuflTe nefîun'grarFiOj
che è

lacconciaflej & fimilmente conofeendoei alcuno Er-

tore
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fore corne amico lo correggeffe, fececon allegrezza

grandifsima,ad vn buon lume, trarre de la caffa la det

tatauola. Ma tanto fu !o ftupore che e'neebbe &

tanto grande la marauiglia. che
conofcendo qui lo er-

rorfuo, &laftolta prefunzione della folle credenza

fua; fi accorà di dolore & fra breuifsimo
tempo fe ne

mori. Era la tauola di Raffaello diuina & non
dipinta

ma viua & talmentc ben fatta & colorita da lui; che

fra le belle che cgli dipinfe, mentre ville, ancora che

tutte fiano miwcolofe ben poteua chiamarfirara La

onde il Francia mezo morto peril terrore,& perla
bellezza della pittura che era

prefente
a

gli occhi &

a
paragone

di
quelle

che intorno di fua mano fi vede

uano tuttofmarrko ,lafece con diligenzia poire in

San Giouanni in monte a quella cappelladoue doue-

uaflare & entratofene fra pochi di nel letto tutto

fuori di fe fleflo parendoli efïèr rimafto quaft nulla

nell'arte,appetto a quello che egli credeua;& che egli
era tenuto; di dolore & malinconiafi mori effendoli

aduenuto nel
troppo

fï(àmente côtemplarela viuifsi-

ma pittura di Raffaello, quello che al fiuizano nel va-

gheggiare la
fua bella morte, de la

quale
è feritto que

itocpjgramma.

Me uerampiffor diuinw mente recefnf.

^îârmtd ejl operi, deindeperita manus.

Dumque opere infa£io dcpgulumnapfàar
Intentw nimium,paUuit &* ntoritur.

Viua igiturftm mors;non mwtnn mortit imago

Sifttngar quo morsfwngitwr efjicio.

Tuttauolta dicono alcuni altri che la morte fua fu ri

fubita che a molti fegni appari piu tofto veleno. Fu il
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Francia huomo fâuifsimo in vita,& regolatifiimo del

viuere & dibuone forze & fu fepolto
onoratifsima-

niéte da i fuoi figliuoli
in Bologna lanno mdxviii. J.

Et per le fuevinùfu onorato da poi con queftoepi-

taffio.

Che

jmp'mfar

mtura

se il bel à leipiu bello bo mejjb m atto?

Et quel
che auea disfettto

I.amortee'ilternpOjttiHe&'permedura.

VITTORE SCAR
PACCIA ET ALTRI PIT-

TORI VENIZIANI.

Gli G
conofcce'fpreffâmentc,chequ5

do gli artefici noftri comincianoin

vna prouincia, ne lèguonuiolti l'un

dopo l'altro; & in vn tempo ifleflb

infinitnchelaprofefsione medefima

efèreitano per gara imitando l'un

l'altro: & per dependenza dello aue-

re auuto mac:f1:ri,che fiano ftati eccellenti nella arte,di

fendendo ciafcuno ilfuo,intutti que' modi cheëfn

& puo. Ma
pofto che molli dependino da vn folo, fu-

bito che da efii fi diuidono,o per tempo,o per morte,

èdiuifala volontà;& cofi per parère ogniuno capo di

lè3cerca moftrarc il valor fuo;come fecero in Vinegia
VITTORE

SCARPACCIA, VINCENZIO CATE-

NA, GIOVAN BATTISTA DA CONIGLIANO,

GIOVANNETTO CORDELLIAGHI, MARCO

«ASARINI, IL M O N T A G N A N A^che ftironO Vf-
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niziani;& ebberodependeiizadala maniera di Gio-

i>an' Bellino.De i quali Vittore come piu auuéturato,

dalla fcuola di Sâta Orfb!a,da San Giouanni & Paolo

di Vinegiachb; a fare afTai florie in tela a
tempera de

le faccende.ch' ellafece infino ala fua moite :1e fatiche

della quale egh feppe fi ben condurre col valor dell'al-

tro, che n'acquifto nomejfe non fi-a gli altri & grandi

ingegni ,almeno di accom odato & pratico maeitro Il
che fu cagione,fec6ndo

che dicono
i piu,chela nazio

ne Milanefègli
fecefarnefrati Minori vna tauola alla

cappella loro,con Santo
Ambruogio & altre infinite

figure
Fu

gran
concorrenza mentre e viflefralui &

VINCEMZIO catena:
ilquale oit raie pitture,che

egli nel fuo tempo dipinfe, attefe molto a i ritratti di

naturale:& fra gli altri nefecevno di vn' Tedefco, per

fona onoreuole che nel fuo tempo abitaua nel fonda-

co,cofa da lui fi viuamente dipinta,che Io fece infinita

mente flimare perche tanto non penfarono vedere.

La onde GIOVAN batista DA .coniglia-

n o, difcepolo
di Gioua Bellino,fpronato da tali efem

pli,nô volendo parere da manco di
cjuefti fece di mol

te
opere

di
pittura

in Vinegia; & diede nome di fe; &

per valente fi fece conofcere. Erpârticularméte di fuo

fi vede nelle monache del Corpus Domi01 di Vine-

gia, vn San Bcnedetto & altri siti, & vn fanciullo,che

mette in corde vn huto. marco BAssARiNiebbc

ancoreflbin quel tempo buon nome nel
dipignere.

Lauoro in San Francefb della Vigna in Vmegia vna

tauola dentroui vn depofto
de la Croce. Et tutto di'

egh fôffe nato in
Vinegia,

i fitoi
genitori erano Greci

mavenuti ad abitare quiui.
Funelmedefîmo tempo

ancora GIANNETTO CORDELLIAGHI tenuto

buon
pittore,dolce & delicato percheegli

fece molti

quadri da camere3& moite altie pitture.Cerco di para

YY ïï
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gonarloil montagniana, chedipinfeinVine-

gia ;&
fece in Padouana a Sâta Maria di Môte Anone

vnatauola nella chiefa. Fra quefti fu simon bian-

c o Fiorentino fcultorejche elettafî la ftanza in Vine-

gia,fece continuamente qualche cofa;come alcune ce

lie dt marmo mandate in Francia da' Mercanti Veni-

ziani.Et vi fu ancora talio
Lombardo,molto pra

tico intagliatore. Sono ftati in
quefta prouincia & in

Lombardia di molti pittori
&

fcultori,dequali per no

auere io vifto molte gran cofe, non ne faro le vite ma

per moftrare
che io non me ne lbno fcordato foccinta

mente ne trattero. Non perche
io non fappi appunto

corne de
ghaltriil principio

ilmezo & il fine'Ioro; c

Ma perche
il trattarc di chi non è morto o non hi fat-

to benifizio & onore alle arti;non mi pare chemeriti

il pregio.
Dico adunque che in Lombardia fono ftati

eccellenti bartolomeo clemento daReg-

gio&
agostino bvsto fculton;& nellointa-

glio
IACOPO D'AVANZO Milanefe,& GASPA-

RO & g*rolamo MISVRONI. EtcheinBre-

feia efèreito larte Vn' vincenzio verchio
pra

tico & vaiente nel lauorare in frefco; ilquale per le bel

le opère fueacquifto grandifsimo
nome in Brefcia fua

patria.Cofi corne fëce
gieoiamo romanino

bonifsimo pratico&buon'difegnatore, come aperta

mente fi vede nelle
opere

fatte da lui, & in Brefcia &

intorno amolte
miglia.Ne

da meno di
quefti relia an-

zi piu tofio gli pa(k
alessandro moretto

dilicatifsimo ne' colori & amicifsimo della
diligenzia;

corne apertamente
fan' fede le

pulite
& ben lodate

ope

re da lui In Verona ancora nori la
pittura per lun-

go tempo; per quanto gia feci menzione di stefa-

n o nella vita di
Agnolo

Gaddi & come ancora

poffono
tare chiara fede nel tempo de' Signori del,
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1;1 Scala,le belljfsime pitture fatte da AL D r GrE R. DÀ

zevio pittor molto pratico,& efpedito; di mano del

quale fi vede ancorala (àla delPalazzo de] Podeftà,co

dotta con vna fierezza grandifsima. Coti come poi ne'

tempi noftn hà fattç nel
colorire qualche

cofa F RA N-

cesco caroto & Maeftro zen o Veronefe che

inArimini lauoro la tauola di San Marino & due altre

con molta
diligenzia

Ma quel che piu di tutti in qual
che parte hà fatto marauigliofàmentequalche figura
di naturale èilMORO veronese E detto Francefco

Turbido corne fi vede oggi in Veneziain cafâ Mon

Signorede Martini vn'ritratto di vn Genttlhuomo da

caBadouaro figurato da lui in vn'paftoi4e,che par viuif

fimo: & puo ilare a paragone di quanti fe ne fan fatti

in quelle parti, oltra le altre
opere

che vi fi
veggono ••

Seguitalo
batista A D'A N G E L fuo genero il

qua
le & nel colorito, & nel difegno & nella diligenzia
l'auanza infinitamente. Ma

perche
vna parte di cofto-

ro (bnoancor viui:& faranno forfe cofe
molto miglio

ri: altra penna Se giudizio piu fàldo,renderà loro quel
le Iode: che non gli

ho faputo
dare io che me li paflb

in quefta maniera. Ne mi euro dire altrimenti,doue,

o quando morifiero, que'che
fbn'morti:ne

quello che

e'/îguadagnaflTcro'.Atterocheeglinoconbuonacomo
dit in

quellaProuincia
lî contentarono di operare,&

jneflaparimenteviuere
Scmorirc.



PIETRO PERV-
GIN 0 PIT-

TORE.

I quanto Benefïzio fiaagli ingegni la

pouertà,diqualunque fpezie efsi fia-
«o &

quanto
ella fia. potente cagio-

nedi fargit venire
perfetti ne' fommi

gradi
delle eccellenzie; afïâi chiara-

mente fi moflranelleazzionidi pie-

t&o Perugino II quale parmofida

le efh-emecalamiti di
Perugia,

& condottoft a Fioren

za defider-indo co'l mezo della virtù, di
perucnire a

cjualche grado ftette molti me(r,non auendo altro let

to,poueramente-a
dormire in vna caflà-.Fece de la not

tegiornor&con grandifiimoferuore,continouamen
te attefe allô fludio delk fil

a profefsione
Et auendo

fatto lo abito in quello, nefTuno altro piacere conob-

fce,chedi aft'jticarfi fempre in
quella

arte
& fempre di

pignere.
Perche auendo fempre dinanzi a gli occhi il

terrore delta pouertà, faceua cofe per guadagnarexhe
e* non arebbe forfegttardate 5 fe aueffe auuto da man-

tencrfi. Erperaduentura tantogli arebbe la riccfiez-

za chiufo il camino da venire eccellente
per la vinù:

quanto ghe lo aperlè
la

pou erri & velo
fprono il bi-

fogno,defiderando
venire da fi mifero & baflo

grado,
fe e non poteua

a'1fbmrao & ftipremo; ad vno almeno

doue egli
auefle da {bftentarfi. Pcr qneflo non fi euro

egli mai di freddo, di fame,di difagio,di incomodid,

di fatica ne di vergogna, per potere viuere vn
giorno

ioagio&ripo~; d)cendo femprc & quatunprouer-



P1ETR0 PERVGIKO

bie, che
dopo

il cattiuo tempo, è neceflario che e'uen

ga il buono & che quando è buon
Tempo fifabrica-

no le cafe, per poterui flare al coperto,c|uando e'bifb-

gna. Ma perche meglio fi conofca il progreflb di que

fto artefice cominciandomi da'l fuo
principio dico

fecondo la
pub]ic:t.fama, che

nella attâ di
Perugia,

nacque advna pouera perfona vn figliuolo, al battefi

mo chiamato p iet R.o: Il quale alletiato fra la mifèria

& lo ftento, fu dato dal
padre per fattorino,a vn dipm

tore di Perugia:il quale non era molto valente in
quel

meftiero,ma aueuain gran venerazione & Tarte &

gli
huomini che in quella

erano eccellcnti Ne mai

con Pietro faceua altro che dire, di
quanto guadagno

& onore fufsi la pittura,a chi ben laefèrcitafle.Et con

tandoli i prcmii già delli antichi, &d£'moderni, con-

fortaua Pietro a lo fludio di quella. Onde gh accefe

l'animo di maniera che
gli

venne
capnecio di volere

(fc la fortuna lo volefsi aiutare)eflere vno di
quelli.Et

pero fpeïïbvfàua
d: domandare

qualunque conofecua

elTere ftato per il mondo, in cbe
parte meglio fi facefîî

no gh huomini, di quel meftiero & pai ticularmente

il fuo rrtaeftro Il
quale gli rifpofe fempre di vn mede

fimo tenore, cio è che in Firenze piu che altroue veni

uano gli huomini perfetti
in tutte laiti,& fpecialmen

te nella pittura. Attelbcheinquellacittàfono fpro-

nati gli
huomini da tre cofe, l'una da'l biafimare che

fanno molti & molto,per far quell'aria gli ingegnilibe
li di natura & non contentai fi vniuerfalmente dell'o

pere pur medio£ri,ma fempre piu ad onoredel buono

& del bello,che a
rifpetto

del facitoreconfiderarle. l'ai

tra che a volerui viuere, bifogna eflfere induftriofb, il

che non vuole dire altro,che adoperare continuamen

te ringegno&ilgiudizioj&cffere
accorto

&prefto

tielle tue cpfe & finalmente fapcr'guad5gnaie3 non
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auendo Firenze paefe largo & abbondante,3i rnanie-

ra,che e'poffà dar le
fpefe per poco

a chi fi fta,come do

uefitruouadelbuono aflai. La terza, che non puo
forfe manco dell'altre, è la ambizione che gcncra quel

l'aria,la quale in tutte le perJonc che hanno (pirito,n5

pur confente che
gli huotnini voglinoftare al pari, nô

che reftare in dietro a chi e veggono eflère huomini

corne fonoefsi,bt;nche gli ricorcofchinoper maeftri

ma glisforzabene fpelioadefiderar'tanto la
propria

grandezza;che{ènonJbnobcnignidinatura,ofaui 'y
riefcono maldiccnti, ingrati,& fconofcenti de benefi-

zii. E'ben vero che quando l'huomovi lùimpaijto
tanto che bafii volendo far altro che viuere c corne gli
animali giorno per giorno & defiderando flirfi vicco;

bi&gna partirfidi quiui; & verider'fuora la bontà del

leoperefiiej&la riputazionedi efia cittàjcome fanno

idottori quelladel noflroiludio Perche Firenze fâ

deli artefici fuoi, quel che il tempo de lefue cofe che

fatte, fè le disfâ & fè le confuma a
poco

a
poco. Da

quefti
auuifi dunque & dalle perfuafioni di molti altri

inoflôjVenne Pietro in Fiorenza con animo di fai fi ec

cellente & bene gli venne fatto conciofia che al fuo

tempo le cofe della maniera fua furono tenute in pre-

gio grandifsimo. Studio fotto la difciplina d'Andréa

Verrocchio & le prime fue figure furono fuor della

porta al Prato
in San Martino alle monache, oggirui

nato per le guerre :Et in Camaldoli vn San Girolamo

in muro allora molto (limato da Fiorennni & co Iode

mefib inanzi Venne in pochi anni in tanto credito

chedel'oprefi.!es'empiènon
folo Fiorenza& Italia,

ma la Francia,la Spagna, & molti altri paefi,doue elle

furono mandate. La onde venutc le cofe fue in riputa

zione & pregio grandifsimo;
cominciarono i Mercan

ti a fare incettâ di
quelle;

& a mandarle fuori in diuer

fipaefi,
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fi pacli,
con vtile & guadagno loro molto eccefiiuo

.Lauorô alle donne difanta Chiara vna tauola con vn

christo mortocoloritotanto vago,&nuouo di

colori viuacifsimi, che e conformé l'opinione degli ar

tefici dell'effere maiatiigliofo & eccellente. Ma molto

piu
celebre & mirabile ne

gli altri popolii quali veden

do la nouiti della maniera quafi moderna, con infini-

te Iode lo efaltarono.Veggonfi
in que lia opera alcune

bellifsirne tefte di vecclii &fimilmente certe Marie,

che reftate di piagnere, confiderano il morto, con am

mirazione & con amore ftraordmario oltra che egli
vi fece vn paefe che fu tenuto grandifsimo.Diccfi che

Francefco del Pugliefe volfe dare a quelle monache

tre volte tanti danari quanto
elle aueuano

pagati aPie

tro; & farne far loro vna fimile a quella di fua man pro

pia
medefimatnente: & che elle non volfono acconftn

tire: percioche
Pietrodifle che non arebbe creduto

pa

l'açonarla.Fuor
della porta a Pinti alconuento de fra

ti Giefuati; oggi perl'afledio diFiorenza mandatoa a

terra, fece a vn priore
molto fuo amico di moite

ope-

re delle quali ora fono rimafte
quelle, che furon fatte

in tauolajch'è vn c H R i s T o nell'orto & gli Apoftoli

che dormono: ne'quali moftrà Pietro quanto voglia il

fonno contra gli afïanni & i diipiaccn auendogli fi-

gurati
dormire in attitudini molto agiate con frefea

&leggiadra maniera condotto;& vna tauola d'vna

pietà
in grembo

alla Noftra donna, con
quattro figu-

re intorno,non manco buona che tutte l'altre della ma

niera fua. Doue in grembo
a Noftra donna fecevn

CHF.ISTO morto intirizzato comefe e'fufle ftato

tanto in Croce,chelofpazio & il freddo laauefsino

ridotto cofi:& lo fece reggere &lbftenere da San Gio

uanni & dalla Maddalcna^molto afflitti & piangenti
zz
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la morte del Signore. Lauoro in vn'altra tauola vn

Crocififfo con la Maddalena, apiedi San Girolamo,

San Giouauni Batifla, cl Beato Giouanni Colombi.

no fondatore di tal
religion*,

con infînita
diligenza.

Perilche effendo da-'Fiorentini molto comenaate l'o-

pre fue, a vn priore
di quel conuento, che fi dilettaua

dell'arte, in vn primo chioftro fece in muro vna natiui

ta co i
Magi

di mmuta maniera, con vaghezza &
puli

tezza grande
a

perfetto fine condotta: doue era nume

ro infifiitoditeftevariatej&rnratti di naturale non

pochi.:
fra i quali era la tefta d'Andréa delVerrochio

fuo maeftro. Fece in detto cortile vn fregio fopra gK
archi delle colonne con telle quanto il viuo molto bc

condotte delle qnali era vna quella del
Priore tanto

viua & di buona maniera lauorata;che fu giudicata da

peritifiimi
artefici la miglior cofa, che mai facefle Pie

tro Fu fatto feguitare in vno altro chioftro fopra la

porta,
che andaua in refettorio vna ftoria quando Pa-

pa Bonifazio confer.mal'abito-al beatoGioaanni Co-

lombino, doue era in talc ftoria vna
pro/peuiua bellif

fima chesfùgiua; della quale fcienzia Pietro oltra mo-

do fi diletto&ftudio continuamente. Sotto a quefto

inunaltra ftoria cominclaua la Natiuita di christo

con alcuni angeli
& paftori con frefchifsimo colori-

to & aueua fatto fopra
la

porta d'vno oratorio in con

uento j vno arco con tre meze
figure, la Noftra don-

na,San Girolamo, c'1 Beato Giouanni., «on tantabon

ta della maniera fùa, che de l'opere, che in muro lauo

ro,qiiîlla
era ftimata la piu continuata in eccellenza

Venne tanto farnofo il grido di Pietro che fu sforza-

to dipignere
a Siena in San Francefco vna tauola

gran

de, che fu tenutalodatifsima; & fimilmcnte in quel-
la città in Santo Agpftino vn'altra dentroui vn Crc-
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cififlb con alcuni Santi Et poco dopo quefto
a Fio-

renzanellachiefàdiSan Gallofecevna tauola di San

Girolamo in penitenzia che oggi è in San Iacopo trà

fofsi, doue detti frati dimorano vicino al canto
de gli

Alberti. Fu fattogli allogazione d'vn christo

morto con San Giouanni & la Madonna
fopra

le fca-

le dellaporta del fianco di San PierMaggior-e & lauo

rollo in maniera, che fendo ftato
aH'accjua & al vento

s'è conlèruato, con quella frefèhezza 3 come fe pur ora

dalla man di Pietro foffe finito Certamente i colori

furono dalla
inteîligen/a

di Pietro conofciuti cofi il
frefco come l'olio; onde obligo gli hanno tutti i peritï
artefici, che perfuo mezo hanno cognizione delumi:

che per
le fue

opere fi veggono. In SàntaCroce in dec

tacittivnaPietàcolmortocHJUSToin collo&due

figure,che danno marauiglia a -vedere,non la bontàxli

quelle,ma il fuo manceneriî'fi viua & nuoua-di colori,

dipintiinfrelco. Glifu allogato da Bernardino de

RoGi cittadin Fiorentino vn San Scbaftiatio
perman-

darlo in Francia; & furono d'accordo del
prezzo in

centofcudid'oroda
quale operafu vendu ta da Ber-

nardino alRe di Francia qùattro cento ducati d'oro.

A Valle ombrofa
dipinfe

vna tauola per lo altar
mag-

giore ;& nella Certofa di Pauia lauoro fimilmente vn*

tauola
acjue'frati. Dipinfè al CardinalCarafta di Na-

poli
nello Pifcopio vna tauola allo altar

maggiore,den
troui l'âlTunzione di Noftra donna, &e;h Apoftoli
ammirati intorno al

fèpolCTO. Et allo Abbate Simone

de Graziani al Borgo a San
Sepolcro vna tauola gran-

de, la quale fece in Fiorenza che fii portata in San Gi

ho del
Borgo fiille fpalle de facchini con ifpeià d'infini

to numero di danari. Mando a
Bologna

a San Giouan

ni in monte vna tauola con alcunc figure ritte, & vna
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Madonna in aria; perche talmente fîiparlela fama di

Pietro per Italia & fuori5chee'fiidaSiflo ixu. Pon-

tefi-ce cô moltafuagloriacôdottoa a Roma alauorare

nella cappella in compagnia de gli altri arrefici eccel-

lenti: doue fece la ftoriadx christo, quandodale
chiaui a San Pietro, in compagnia di Don Pietro del-

la Gatta Abate di San Clemente di Arezzo & fimil-

mentelanatiuiti' elbatte/îmodi christo, e'1na-

Icimento di Mose quando dalla figliuola di Faraone

è ripefcato nella ceftella. Et nella medefima £iccia,do
u'è l'altare, fece la tauola in muro con l'atfiinzione del

la Madonna, doue ginocchioni ritraffe Papa Siflo.Ma

quefle opere furono mandate a terra, per fare la faccia

ta del giudicio del diuin Michele Agnolo al tempo di

Papa Paolo 1 1 1, Lauorà vna volta in torre Bor

gia
nel palazzo

del Papa con alcuni tondi florie di

christo, & fogliatni di chiaro ofcuro, i quali eb-
bero al fuo tempo nome ftraordinario di effare eccel-

letvti.In Roma mcdefimamente in San N4arco fece vna

ftoria di due martiri allato al Sacramento. Le quali

opere gli
mifero in mano grandiGimi quantiti di da-

nari La onde niôlutoiî a non ftare piu m Roma:
parti

tofene co buon'fauore di tutta la corte a
Perugia fua

patria
fe ne torno & in molti luoghi della cit ta fini ta

uole & lauori a frelco Et ritornato a Fiorenza fece

ne'monacidi Ceftello vna tauola di San Bernardo &

nelCapitolovn CrocififTo con San Bencdetto & San

Bernardo la Noftra donna, & San Giouanni.A San

Domenico da Fiefole vna tauola, dentroui vna No-

Rra donna con tre figure: fia le quali è vn San Sebaflia

no lodatifsimo. Aueua Pietro tanto lauorato,& tan

to gli abondauafempre da lauorare: che e'metteua in

opera le medefime cofe. Et era talmente la dottrina
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della arte fua ridotta a maniera;che e' faceua a tute le fi

gure
vna aria tnedefima.Perikhefendovenuto gia Mi

chele Agnolo Buonarroti al fuo
tépo,molto

defidera-

ua
gi andemente Pietro,vedere le figure di quello per

lo grido,che gli
dauano gli artefici. Et vedédofioccul

tare la grandezza di'quelnome,
che con ri gran princi

pio per tutto aueua acquiftato,
cercaua molto con

mordaci parole,ofïendcre quelli,
che

operauano Et

perquefto
merito oltre alcune brutture fattegli

da
gli

artefici,che Michele Agnolo in publico gli diceflê}ch'

egli era goffo nell'arte Ma non potendo Pietro com-

portare
tanta infam ia al magiflrato de

gli Otto
tutti

due ne furono; & con afïài fuo poco onore vitupera-

tolo,che fùpeibo era,Michele Agnolo £ parti. Auuen

ne che i frati de Serai di Fiorenza auendovolontàdi

auere la tauola dello altar'maggiore che fufsi fatta da

perfona fjtnofà; mediante la partita di Lionardo da

Vinci che fene era ito in Francia l'aueuano renduta a

Filippino:& egli quandon'ebberattolametà d'vnadi

due tauole che v'andauano, palso di quefla all'altra vi

ta.Onde i frati per la fede che aueuono inPietro,glife

ciono allogazione di tutto il lauoro1 Aueua Filippino

finito in
quella tauola doue egli faceua CHRiSTodc

pofto
di croce,i Niccodemi che lo

depongono; & Pie

trofëguitodi fbttolofijenimento della Nofira don-

na ;& alcune altre
figure

Andauano in quefta opera

due tauole che l'una voltaua inuerfô il coro de' frati;

& l'altra inuerfo il
corpo

della chiefa. dietro al coro fi

aucuaaporre jldipofto
di croce, & dinanzi l'aflun-

zione di Noftra donna,la qual Pietro fece tanto ordi-

naria che fu meflb il christo depofto dinanzi,&

l'afTunzione dalla banda del coro Et queile oggi per

fnetteruiil tabernacolo del Sacramento fono flate l'u-
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na &a!tra teuateuia & per!a
chiefa mefre in ~u certi

altari rimaf~o in queli'opcra folamente fei quadri~do

uc fono alcuni Sâu dipintidaPKtroin certc nicchie.

Dice{t che quado
detta opera fi tcopcrfe poi fu da tut

ti i nuoui artefici aHai btafmata. Eraft Pietro feruito

di quelle ~igure,ch' altre volte era vfalo mettere in o-

pera,doue tentandolo gli
amici Rtoi diceuano,cheaf-

faticato non s'era,& che aueua ti7alafciato il buon mo-

do dell'operare,& pcr auarizia,& per non
perdel tem

po
era incorfo in tale errore.A qm[t Pietro

nfponde

ua,io ho mefio in opera le 6gure altre volte Iodate da

ïoro,& fongli
infinitaméte

ptacciut:e:(e 0)
gli difpiac

ciono~&non !elodano,chenepoflbto? Macoloro

afpramente
con fonetti & publiche vjiiantcto faetta-

uano. Onde egti gia vecchio
partitoMa Fiorenza &

tornatofi a Perugia conduite alcuni lauori a freïco nel

Cambio di quella citta, & comincio vn' lauoroa fre-

rco pure di non pocaimportanxa
a Ca~eHodeUa Pie-

ue.So!eua Pietro,u come quet)o che di neduno 6 fida

ua,mentre andaua & veniuada Ca0e!!o deilaPteuea

Perugia,portare
dt molti danari addoGb anzi

quanti

n'aucua, per
il che alcuni afperttatolo !o rubbarono,

& raccomandando~ molto gli lafciarono la vita per

D i o. La onde eg)t opérande mezi, che pure n'aueua

afiai, in fine della liberazione gran parte ne riebbe~

<natn perdoloreviono
amonr~.

Era Pietro perfona

dtanaipoca re!ig!one,& nonf!g!ipuote giamaitM'

credere l'immorta!itt deit'antma,anzi con parole acco

modate al (uo cerueHo di porrido,oHinati<sJ[namente

recufaua ogni
buona via.Aueua ogni fua fperanza ne

beni della fbrtuna, & per danari arebbe fatto ogni mal

contratto.Guadagno
infinite ricchezze,& in Fioren-

B&m'uro & ccmpro cafe, & in Perngia & a CaReIIo
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della Pteue ~mitmente acqui~ô molti beni ftabili. Tôt

te per moglie, vna donna bellifsima, & ebbene figliuo
!n& diUettof'.i motto,ch' eHa portaHe leggiadre accon

ciamre m caCa& fuori. Et venuto in vecchiezza d'an-

ni I.xxv!ti. dtvn mal di febbre continua fini la vi-

ta fua ne! CaHe)!o della Pieue, & da tuoi parenti & fi-

gliuoli conpompa &pianti infiniti onoratamente fu

!epot[o)'anno MDXxtui, Nedipoiè mancatochi

gli abbia fatto quefto epitaiRo.

GMfM~~M/Htf~hM~yM MM~M,

si MH«x,~<&'M~'o~c«~«c ce&f

OMNM/H&Pfn"(/Wf A/cFf~W/MMM~~t&~

D/MMrc~rH~f f~tf«~ <Nf<M«.

perpulchre ~c~~f~f<fy«ff~ <(~o~Mn', :>

Or~ ~M fo(<~«~f o~~<M~ L

Fecemolti maeitri di quella maniera,ma vno fra tutti

eccede~,chedatott9piuonoiattRudidigMtungavin
feil maef~ro, & cjucfto

il miracolofo Raffaello San-

X.t0 da Vrbmo.,i)c)ua!e molti anni !auoro con Pietro in

cotnpagniadtGiouannideSantt~op.idre;iIp [NTV

R BC en F o putor Pe! ugino ) che
<empre tenne la ma~

niera d[Pietro,ROCco zoppo Fiorët:mo:i!MOM

TE VAB.CHtp)[tOrC;BACCIO VBERTINI&iHuo

frMettoF.torentini: GERtNO
PtSTOLESEpittore:

& NiccoLO' soGGt
Fiorentino,)I~uaiemRoma.

lauoroUquadrodtSanta Pra~edia; &aPrato~eceta

tauola della Madonna dell e Carceri,& fi-mife ad abita

tare in Arezzo doue fece vna ~oria nella Madonna

delle Lagrime
vicino a vnavolta della minor tribuna,

&netmedeCmotuogo iauorovna tauola della Nati-

uni,& altre opère infinitc in queUadtti& altroue.
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Attefecontinouamente alla profpettiua & in quella
citd vitÏe & mort. Lafcio Pietro e) cditani t.i pit-
tur.t d'nna maniera vaga & onorata di colori cofi nel

frefco, corne d)'o!io:&duroia!co(aper ItaLaaimi.

tarft6nochevenne'ia maniera dt Michele Agno-
lo Buonarroti. EtmoRto a

gli artefici che chi

lauora continuo, &aon~ghinbiMi.

latciaoper~,n6me;,{acu!~

ë~imici.

(t~iCi"i.

I L

FIN~ DELL~
i

11. PAR~rT-r~~


