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Prethodno pr iopćenje

I. U>V FAVOLOSO /VOTTURIv'0 Dl ADAM
ELSHEIMER

Del resto, proprio a Venezia Elsheimer e stato nel lo
studio di Rot tenhammer, »il gran disegnatore«, e Vene
zia e gia d i per se c i t ta cl i manierismo t ip ico, ma, na
turalmente non d i questo t ipo. Se non t r ov iamo segni
d i Rottenhammer nc de l T i n t o ret to, come ne l »Batte
simo di Cr isto« (Londra, Nat ional Gallery), le s imi l i tu
dini con la »Pređica il i S. Giovanni Bat t ista«clella Al te
Pinakotek di Monaco di Baviera sono palcsi c sembrano
cluasi delle citazioni.'

S i tratta veramente di un p aesaggio notturno in cu i
la natura e i l r a c conto sono co l legati i n u n i n s ieme
daIla luce. Ed e p r opr io percio che 1'unita del d ip in to
s picca entro 1'opus del I 'Elsheimer. per i l s u o ch i a r o
estro narrat ivo p roveniente d a I la scuola d i F r a nken
thal, con quelle f ronde avvolte»espressionisticamente«.
Due fasci d i l uce barmo r i schiarato 1 'angolo s i n is t ro
superiore e quello destro in fer iore nonchč le f ronde e
i l cavaliere entrato nel cor t i le dei contadini , sicche la
composizione tut tavia scori e d iagonal men te. II d o lce,
conđuttivo corso dc l paesaggio era gia un i m p o r tante
caratteristica đi Adam E lsheimei, e questa sua innova
zionc sta proprio a l l 'opposto della messa in scena đ i
G illis van Coninxloo, 1'emigrante 1' iammingo, co n l a
cui grande visione (prebarocca) paesaggistica Elsheimer
e ra venuto a V e nezia. E d i f f i c i le p r essuporre che i l
n ostro no t t u rno ( » E r m i n i a t ra i pas t o r i« ) sia n a t o
nelle lagune in una certa simbiosi manieristica, la qua
le non abbia ancora risentito ne Roma nč i l Caravaggio.
I caratteri nordici e gl i inf lussi f iaminghi sono talmen
lc palesi che ci pare possibile immaginare la nascita đi
questo dipinto ancora pr ima: a Monaco di Baviera o a
Francoforte.'

A. Elsiiei»>e>., Sca>>ći c>iva(Ici'esca (pai(,)

' H. Weiszacker, Adam Elshei ie e , der Mahler von Frank
furt, I, Berlin, 1936, pagg. 48 et passim; II , l igg. 14. — M. R.
Wadclingharn, A dam Elsheimer, Mi lano, 1966, tav. VI, I I .

-' R. Lo>zghi, Ult.imi s tudi s ul C a ravaggioe la sua ce r
chia, »Proporzioni«, fasc. I, 1943, pagg. 20 e seguenti, 45. 

Dopo la monografia d i Weiszacker, Longhi ha vo luto r i le
vare la componente ital iana, pubblicando đel p i t tore tedes
co anche la sua copia del la »Madonna«del Leonarđo (Alte
Pinakotek di Monaco d i B av iera, la copia in L ouvre), ed
insistenđo proprio su i paesaggi del Saraceni nella p r ima
decade del Seicento.
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A. Ebbei»tei ', Scena caval le iesca — Co l l . k»h ata, Za< abiia

coforte e ancora da precisare.'
Importante ci pare includere questo not turno roman

zesco neIl'opus del N os t ro. Lo s l ancio composit ivo e
mirabile: calmo nel centro esso raggiunge I 'apice neIl '
albero a sinistra, ma anche sopra la capanna s'intrave
dono all ' imbrunire grosse chiume degli a lberi . Gl i i n i 
ziali (AE) neI l 'angolo basso a destra, con l e sc repola
ture che l i a t raverssano chiaramente, sono una p rova
di autenticita forse superf lua: talmente chiare ne sono
le caratteristiche st i l ist iche e ca l l igraf iche del n os t ro
clipinto; di cui anche i l soggetto e »nuovo «e sconosciu
to nel piccolo catalogo di questo grande pi t tore.

Non si pu o e sc ludere la n ascita d i q u esto d i p in to
anche in un tempo seriore, dopo 1'esperienza veneziana
del 1599, cioe dopo I ' incontro con i n o t t u rn i de i b as
sanesi o perf ino del T in toretto. & vero che nel per iodo
romano gl i a lber i e l e f r o nde su i paesaggi del Nost ro
appaiono arrotondi ti , esempi c lassici ne sono »I1 pae
saggio col t e mpio d i S i b i l l a«, »Mercurio ucc isore d i
Argo«, o »La pa rabola con i l b uo n Samar i tano«, ecc.'
Eppure, si t rovano in questo per iodo un po 'avvanzato
anche delle chiome I ronzute, ma senza quel l 'estro ro 
mantico delle f r onde sventolate (»Bacco con le ninfe
a Nysa «). Se osserviamo la congruenza delle f igure se
m inude della nost ra » E r m inia t r a i p a s tor i« con i n u 
di clel »Naufragio d i San Paolo« a l la Na t ional Gal lery
d i Londra, ci d i venta piu verosimile la possibi l ita che
i l nostro d ip into po teva nascere anche sulla meta de l
decennio. Inoltre, tutta la cronologia del pit tore di Fran

' H. Weiszackei, 1936, fig. 121.— M. R. Waclclingha»t, tav.
VIII , IX .

' H. Weiszacker, 1936, figg. 133, 134.— Anche M. R. Wacl
cllngban1< tav XV X V I
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Simone Cantarini, San Pieiro r i t rana lo storpio — Gal. Stross~nayer, Zagabria

2. UNA COPEA 0 REPLICA DEL PESARESE

L'originale abbiamo visto nel 1959. alla grande Mostra
del Seicento emi l iano. Ma anche questa redazione za
grabese ci ć nota da tempo. Eppure, rimane apperta la
questione: si t ra tta veramente di una copia o f o rse d i
una replica?

Non credo che sia possibile r isolvere il problema sen
za uno studio specialistico de v i su, ed e p r o p r io p e r
questo che publ ichiamo questa »Guarigione delIo stor
pioe (alt. 1,518 x1,320 largh) della Galleria Strosmayer a
Zagabria: per a t t i rare su essa 1'attenzione che mer i ta.
La fedeltš della copia e quasi assoluta, soltanto che la
đurezza della nostra riproduzione ocorre ascrivere alla
f otografia. Lo spazio č anche r ierqpito d i d ue l f l u i do
v ibrante e t r asparente t i p ico p e r Sim on e C a n tar in i ,
cosl che mi p are d i f f i c i le immaginare la nascita del la
n ostra redazione su l p o s to, ne l la s tessa chiesa s i S .

Pietro in Val le. Se non ci t rov iamo davanti una repl ica
delIo Maestro stesso, e sempre possibile che i l d i p in to
d i Zagabria sia stato fa tto da qualche aiuto nella bot
tega stessa prima della sua consegna a lla chiesa d i

In questo caso il suo signif icato sarebbe, naturalmen
te, piu grande. Come ć noto Andrea Em i l iani p ressu
pone che il d ip into di Fano sia nato dopo i l r i t o rno del
pittore a Pesaro (1639). In patr ia egl i sarebbe stato at
ratto daIla locale rinascita del caravaggismo (G. F. Guer
r ieri), come anche i l m o l t o p i u g r ande p i t tore Gu ido
Cagnacci a Rimini . Si r i conosce questo anche su cer t i
particolari del d ip into d i Zagabria, che evidamente me
rita in f u turo uno s tudio piu approfondi to.

' A. Emiliani, Simone Cantarini, nel catalogo della mo
stra»Maestri della Pittura del Seicento emiliano«pag. 114
e avanti, 171, fig. 51.

Fano.'
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S. Catttarirti, S. Pietro r i t rana lo storpio — Gai.
Strossntayer, Zagabria
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Pietro della Vecchia, fl ripudio di Agara, — Zagabria, Coll, Stern

3. UN PfETRO DELLA VECCHfA SCONOSCfUTO

Conoscevo il d ip into quando ancora s i t r ovava nella
c ollezione del d o t tore S tern a Z a gabr ia. S i t r a t t a d i
un»Ripudio d i Agar<r, che per i t r a t t i s t i l i s t ici e f i s io
nomici appartiene evidentemente a Pietro della Vecchia.
E non mi pare che sia necessario ellencare i punt i d 'ap
poggio; tante sono le referenze coi not i d ip int i d i ques
to pit tore. Sul nostro quadro la sua ecletica fusione di
tante novita barocche ć giš da tempo accompHta.'

R iconosciamo la sua t ipologia nella f igura di Abram
mo, ma anche in a l t r e f i s ionomie, e r i conosciamo la
sua, adesso gia morbida maniera di d ip ingere con pen
nellate larghe. La troppo relat iva cronologia di Mu t ton i
ha pure alcuni punt i s i cur i : l a g r ande » Crocif iscione«
(il »Golgota«, veramente, di 1633) a S. Lio e I ' » Incoro
nazione di s p ine« d e l la c o l lezione Barozzi a V e nezia
appartengono ancora al 4. decennio, ma i contatt i co l
l 'arte di L iss e delIo Strozzi proseguono anche dopo i l
q uesto tempo; come c i t e s t imonia l ' » I n c redul ita d i
S. Tomasom del Museo Civico a Padova. La nascita del
nostro dipinto si puo verosimi lmente immaginare depo
la »Lapidazione d i S . S t e fano« de l 1654, dove anche
t roviamo segni v ic ini a l nostro d ip into (adesso in p ro
prieta pr ivata a Spalato). Ma ne l la co l lezione Mainar

d is a S. V i to a l T ag l iamento c'ć anche una » T esta d i
popolano«v ic inissima a quella d i nostro Abrammo.

Nel »Peristi l«n . 18/19 del 1975/76 avevo gia publica
to una sportella del tabernacolo col »Cristo che abbracia
S. Francesco«, pur t roppo p r i m a d e l l a r e s taurazione.
Non ć forse superf luo r ipubbl icarla ancora una vo l ta,
se non per a l t ro pe r m o s t rare queste t ip iche f i s iono
mie in pa ragone col noto d i p into de l la P inacoteca di
Bologna.'

' Ibid. figg. 98, 99, 101. — R. Pallucchini, Inediti di p i t tu
ra veneta del Seicento, »Arte antica e moderna«, 1959, pag.
970. — C. DonzeOi — G. M. Pilo, I p i t tori del Seicento ve
neto, 1967, p. 410, fig. 453. — A. Rizzi, Pittura del Seicento
veneto, Udine 1963, fig. 80. — G. Gatnulin, Doprinos slikar
stvu baroka, »Peristil«, nr. 18 /19, Zagreb 1975/76, pag. 53.

' Catalogo della mostra»La,pittura del Seicento a Vene
ziac, 1959, figg. 96, 97.
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4. UN EVIDENfTE PIETRO L IB E R I

Non soltanto un certo t iz ianismo classico ricevuto 
come si pressupone — tramite i l Padovanino, ma anche
i chiar i segni neI l 'esecuzione dei y a r t i colar i r i ve l lano
Pietro Liberi quale autore di questa »Venere con Amo
re«. I l d i p into appart iene a una co l lezione ,pr ivata d i
Spalato. h anche faccile r iconocsere dal punto d i v i s ta
f isionomico i l t i po l i ber iano d i q uesta donna dai cap
pelli dorat i so t tenut i d a u n s o t i l e nastro r osso. Non
c'e bisogno di m eravigliarsi se nel soggetto r i conosce
remo quello ben noto del d ip in to » Angelica e Medoro~
di Schleissheim; dove ć proprio Medoro che incide sul
t ronco delI 'albero i l n om e d i A n gel ica. Sul nostro d i
pinto e la Venere che incide i l nome di Amore,'

Anche qui t roviamo sui drapeggi le t ip iche lumeggia
ture di P ietro L iberi (» p ieghe sve!ta>nente segrnentate,
condotte per via di spegazzi«), che questo pit tore porto
all'evidenza esuberante sulla g rande pala d i V i c enza;
dove improvisamente, e proprio sul v iso di S. Catarina,
troviamo i l p ro f i lo della nostra Venere.

S ono appoggi che c i pe r m e t tono d i im a g inare l a
nascita del nostro dip into nel per iodo veramente tardo.

' Catalogo della mostra »La p i t tura del Seicento a Ve
neziae, Venezia, 1959, fig. 115.

-' Op. cit., pag. 75, fig. 119.

5. UN INEDITO DI FOR>>IBOSCO
t

f

Pietro della Vecchia, Cnsto abbracia S. Francesco

' ć

Girolamo Forabosco, parlando della pr ima generazio
ne dei seicentisti veneziani re lat ivamente r i fo rmata, e
forse pi t tore piu d i t u t t i g r azie a l t a lento e a l l a m a
niera coscienziosa di dipingere — sempre tra una mi ra
bile osservazione realistica e una » t rasposizione«poeti
ca. E questo non si r i f e r isce soltanto ai r i t r a t t i a t t rez
zati con fantasia ma pure alla f inezza ri tenuta degli al
t ri d ip in t i . G iustamente 1'ha Rodolfo Pa l lucchini con
frontato a Guido Cagnacci, e possiamo dire che la stes
sa cosa vale anche per questa »Ragazza col ce>nbalo«
(alt. 80, largh. 78 cm) che ebbi una vo lta occasione di
vedere in possesso privato a M i l ano, ma la cu i u b i ca
z ione non mi ć adesso nota. Sembra pero che propr io
perchć 1'opus di questo impor tante ar t ista e scarso e
poco studiato, valga la pena i n fo rmare gl i espert i su
questa sua bella opera; m i s ovvenne Forabosco al lor
che alla mostra »Arte a Venezia«del 1971. vidi la gran
d e e bella pala d 'a l tare » San Magno Vescovo« da l S .
N iccolo dei To lent ini. ' La f i gura d i d o nna ne l la par te
s uperiore (la cu i p r esenza e s igni f icato non m i s o n o
chiari), con quel suo »prof i lo sperduto«, evidentemente
appartiene aHo stesso modelIo ed ć d ip inta in maniera
corrispondente. Ma l o s tesso volto da Ila ch ioma nera
d iscretamente ornata s i m a n i festa anche a l t rove ne l
F orabosco, come nel »Giuseppe e la Pu t i far re« d i R o 
v igo ed anche nel g rande » Salvataggio m i racoloso« a
Malamocco.'

Trati Di>o>no

' G. Mariacher, Arte a Venezia dal Medioevo al Settecen
to, ed. Alfieri, Venezia 1971, no. 36.

-' C. Donzelli — G. M. Pilo, op. cit., tav. VII, f igg. 192, 193.
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Pietro Liberi, Venere e Amo
re — Coll. privata, Spalato

I l solo motivo ne e gib inso
l ito e n uovo nella p i t tura dc l
Seicento veneziano: una giovane
đonna in » seminudo« la q uale
batte sullo strumento usato daI
le baHerine, e precisamente fuo
ri di una certa scena biblica o
lassica — al larga i n m a n iera

msolita P~iconografia«d i q ues
to pittore, e in generale anche
della pit tura veneziana đell'epoca.

Giarolatno Forabosco, Aagaz
za col cetnbalo — Proprieta pri

vata, Milano
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Antonio Zanchi, Il castigo delI'ad«Etera — Ragusa, Coll. Ucović

6. UNA RESTITUZIONE AD ANTONIO ZANCHI

Dopo la scoperta di un conspicuo gruppo delle opere
di Antonio Zanchi esistenti sulla costa orientale delI'A đ
r iatico, ć forse tempo d i r est i tu i rgl i ancora un be l d i
pinto: »I I cast igo deH'adultera« in p ropr ieta đi signor

Dopo alcuni »spostamenti« de l le at t r ibuzione e dopo
tanti nuovi s tud i su l la p i t t ura de l Seicento veneziano,
e ro da t empo c onv into che q u esto d i p into no n p u 6
pe~sistere nel catalogo di An tonio Bel lucci, par t icolar
mente dopodicchć il complesso della Vi l la Minell i (Pon
zano Veneto), una vo lta ascr i tto a q uesto p i t t ore, era
stato dato a Pietro Liberi . '

Nel fratempo gl i s tud i d i R i ccoboni su Antonio Zan
chi hanno i n m i s ura su f f i c iente contr ibuito a l la deh
nizione del p ro f i lo d i q u esto p i t t ore per p o t ter ascr i
v ergli anche i l be l d i p i nto r agusino. Si t r a t ta d i u n a
scena tipicamente zanchiana (simile al la »Vendetta del
la regina Tomir i«), ma anche tu t ta 1' invenzione dimo
stra i s egni de l la sua v i s ione, con que l la accentuata
communicazione tra le f i gure. Per ident i f icare la mag
nifica protagonista, costretta a berre i l sangue del suo
amante trucidato basterebbe forse di pubbl icare ancora
u na volta l a b e l l a » G iud i ta« d e l M u seo Civ ico a R o 
vigno, ma anche la » L ucrezia« in una co l lezione pr iva

ta in Jugoslavia. Naturalmente, non ć d i f f i c i le t rovare
questo t ipo f e m in i le n e i d i p i n t i đ i A n t o n io Z a n ch i :
sulla»Peste«del 1660, sul »Davide e Ab igaile« in una
collezione privata a Este, ecc. Anche 1'aguzzino col tur
bante troviamo sulle note composizione zanchiane, co
minciando daIla gib accenata » V endetta de l la r eg ina
Tomiri« f ino a l »Mar t i r io d i S . Daniele«nella S. Gius
t ina a Padova (1677), e proprio questi raguagli ci indu
c ono a s i tuare l a n ascita de l n os tro đ i p into verso i l
1670, cioć nel tempo migl iore del pi t tore.'

Per i l d i p into ragusino si possono r ipet tere le paro
le del compianto Alberto Riccoboni: »Un' i l luminazione
intensa che colpisce di lato le masse plastiche esaltan
dole in br i l lante gioco chiaroscurale; un'atmosfera cal
da, tinte decise e armoniosamente accostate. . . Carnagi
oni palpitanti e v ive che r ipettono dal vero ef fett i i l l u
sionistici«,'

V algono queste determinazioni non s o l tanto pe r i l
dipinto qui pubbl icato, ma anche per la bel la »Giudi ta«
di Rovigno con gH occhi spalancati e sporgenti. E vero
che il viso della nostra protagonista đimostra anche un
contatto con i modi di Ruschi, ma tutto al tro ć veramen
te zanchiano: i d r apeggi la m o delazione, le t i n te, ma
anche I'invenzione narativa, sempre f resca e sp i r i tosa.

Ucović a Dubrovnik.'

avrh come consequenza logica 1'inclusione neIl'opus đi Li
beri delle quatro allegorie trovate a suo tempo dailo scriven
te a Perasto e pubblicate sotto la đenominazione provisoria

. »Maestro delle allegoriee in»Arte Veneta«.
' A. Riccoboni, Antonio Zanchi, »Acropoli«, Milano, 1962,

dip. 5, 6; lo stesso, Novitet zanchiane, »Studi di Storia delI'
arte in onore đi Antonio Morassi«, Venezia 1977, đip. 2, 3.

" A. Riccoboni, 1962, dip. 13, 14, p. 12.

' G. Gatnulin, Per Antonio Zanchi, »Arte Veneta«, XXX,
Venezia 1976.

' A. F. d'Arcais, Le formazione đi Pietro Liberi, »Rivista
đ'arte«, 1967, VIII, p. 58 — 68.— G. Gamttlin, Contributo al
Seicento veneziano, »Arte Veneta«, XV, Venezia, fig. 298,
299, 300. — Il cambiamento delI'ascrizione di questo ciclo
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Antonio Zanchi, Ginditta — Mnseo civico, Rovigno

7. UNA SCHEDA PER GIANBETTINO CIGNAROLI

A questo p i t tore veronese tanto celebre e r i ch iesto
all'epoca, i l cu i t a lento non p o tć perć entusiasmare i
vecchi cri t ic i (nć Lanzi nć Brandolese), e che da Rodol
fo Pallucchini fu f a t to ent rare nel suo severo l ibro su l
la pit tura veneziana soltanto dal I 'uscio laterale, voglia
m o aggiungere ancora questa »Sacra Famiglia con S .
Giovanni« (80x 98 cm), la quale si t rova in possesso di
J . Jeličić a Spalato. Si t r a t ta d i u n a r t i sta che non ć
stato ancora analizzato e ne l quale la c r i t ica compas
sata certamente sapra s tabihre i v e r i v a l o r i , »le doti
che abbagliano gli occhi«, come scriveva Brandolese,
ovvero» i p r egi tecnici , assai elevati, d i composizione,
disegno e modellato«, come nel catalogo del museo pa
dovano scrisse Lucio Grossato. Non s i t r a t ta , natural
mente, soltanto della tecnica: una certa facile piacevo
lezza aveva reso questo al l ievo di Ba lestra tanto popo
lare durante la v i ta, ma la s icura conoscenza pittor ica
( del disegno, modellazione e composizione) gl i h a a s
sicurato nel 1764 la nomina a d i ret tore a vita delI 'Acca
demia di Verona.'

Ebbi gia occasione di a t t ri bu i rgl i un a p a la d 'a l tare
presso i f rancescani di Cattaro, opera t ip icamente con
gruente a quelle del Museo Civico d i V i cenza o quel le
in S. Libera di Verona. I l t ipo d i M adonna del d ip in to
v icentino ć p ropr io questo de l la nost ra » Sacra Fami
glia«, con quell 'ovale convenzionale del Settecento, ma
di indubbia del icatezza di modellazione. L'azzurroman
tello crea un i n so l ito accordo a t r e co n i l f a zzoletto
verde-oliva e con i l m a n teHo rosso del p iccolo S. Gio
tanni. S. Giuseppe ć, invece, purtroppo, svanito in fon
do; la sua fisionomia ć congruente a quella del discepolo
nel terzo piano del la »Morte d i Socrate«del Museo di
Budapest. Anche per quel grazioso Gesu possiamo t ro
vare punt i d ' appoggio f i s ionomici, nella pala d ' a l tare
al Museo di Padova, ed anche nel la »Morte d i Rachele«
a ll'Accademia di Venezia. Ma piu im por tante ć i l f a t to
che proprio nel nostro d ip into t rov iamo quel »chiaros

' C. Donzeili, I pi t tori veneti del Settecento, pag. 64, figg.
86, 87, Firenze 1957.
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G. B. Ci <»paroli, Mađonua eol Bai»l>(no e i l S. Giovaunino — Co.'I. pi(vata, Spaliuo

curo r icercato« — sul volto e sulla mano della Madon
na, nella figura di Gesu, nonche il color i to »d i rosa e ! l i
r osso«(Lazzi) con r i f lessi e contror i f lessi »studiat i« d i
luce. Probabilmente, si t ratta del per iodo maturo, dopo
i l secondo soggiorno a V e nezia (1744), sebbene quel
luminismo prezioso settecentesco i l p i t t ore lo av rebbe
potuto r i levare anche da Antonio Balestra, suo secondo
maestro, ma indubbiamente maestro pr incipale.-"

-' G. Gan>idiu, Tri s l ike mleta čkog settccenta (Tre dipint i
del Settecento veneziano), »Pri lozi pov i jest i u m j e tnosti u
Dalmaciji«, n. 14, pag. 208, fig. 31, Spalato 1962. — K, Gar i i .s,
Eighteenth Century Venezian Paintings, f ig. 48, Budap.st
1968. — L. Grossato, Il Museo Civico di Padova, n. 194, Pa
dova, 1957.
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Gioacchino Asseretto, Davide con la testa di Golia
Praga, Pinacoteca di Hradćany

8. PER I P I T T ORI DI G E N O VA

Nel bel catalogo della Galleria r'.el Castello đi H r ad
čany a Praga, sotto i l n umero 45. possiamo vedere un
dipinto meraviglioso di »Davide con la testa di Gol ia«.'
Durante i l S i m posio i n o c c astone d e l I ' inaugurazione
sensazionale di questa Galleria, organizzato da Jaromir
Neumann, i part ic ipanti fu rono građevolmente sorpresi
d i questa splenđiđa opera, generalmente attr ibuita a un
p ittore genovese della seconda meta del secolo X V I I .

Tale indicazione ć grosso modo esatta, ma ć ch iaro
che un maestro, autore di un 'opera tanto bella e s t ih
sticamente definita non puo r imanere anonimo. Eviden
temente si tr a t ta đ i G i oacchino Assereto. Soltanto lu i
pote, e proprio quand'era al l 'apice della sua creazione

artistica, dipingere quella f igura l i r ica d i un r agazzo, e
tutta la scena ć sospesa tra i l r e a l ismo caravaggesco
(o ansaldiano) e la pi t tor ic ita genovese, cesellata in ma
mera vir tuosa sullo sfondo vardastro cupo con chiazze
brune, grigie, violacee e soltanto alcune rosse. J. Neu
mann ri leva giustamente la »sol idita strut turale«e per
fino la monumentalita di tu t to i l g ruppo, composto sul
contrasto tra q uesta f i gura g iovanile, »romanticamen
te«sentimentale, e la b ru tale testa di Go l ia,

ž , proprio questo che c i h a i n do t to i nnanzitutto ad
attribuire i l d i p into d i P r aga al p i t t ore del I '»Estasi di
S. Francesco«da una collezione privata di Genova; nella
quale il capo del Santo ć d i una sorprenđente somigli
anza con quello di Gol ia, non solo per elaborazione pit
t orica ma anche in f a t to f i s ionomico. Ma tal i vo l t i d i 
p inti cosi d i re t tamente e » succosamente« t roviamo d i
sovente nelle opera d'Assereto: nel la »Morte d i S . G iu
seppe«, anche questa in una collezione privata di Geno
va, nel »Cristo deriso«del Palazzo Bianco ecc.-' Anche al
cune pieghe d ip inte su l m a nto de l n o s tro D av ide c i' I. Nenrnann, La Gallerie des Tableaux du Chateaux de

Prague, Praga 1967. — Nell6 schedario đel catalogo sono in
seriti anche tutt i i dat i catalogici e storiografici di questo
dipžnto, (alt. 125, largh. 96,2 cm). Dali'antichitš proviene dal
Castello Troje presso Praga, dunque della proprieta della
casata Sternbeck, e fu acqustata per il castello di Hradčany
probabilmente nel 1773.

' »Pittori genovesi a Genova nel '600 e nel '700«, catalogo
della mostra al Palazzo Bianco, 1969, No. 46, 52, 48.
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Gioacchi»o Asseretto, La »sorte di San Giuseppe — Col/.
pri vata, Ge»ova

occhi.'

indicano i panneggiamenti d 'Assereto,' eđ anche in ge
nere 1'ampiezza delle forme e o l t retutto i l c r omat ismo
caldo e sa turo. E ' s u f f i c iente a l l 'uopo paragonare le
braccia di Davide con quelle r iprodotte da Piero Torr i
ti nel suo catalogo a colori della Galleria Durazzo-Palla
v icini, come i l p a r t icolare d i »Rebecca alla fonte« d e l
p eriodo tardo m a d i t u t t i i r i c h iami c i sembra i l p i u
probabile e piu s icuro la gib c i ta ta » Estasi d i S . Fran
cesco«, dove anche i volt i degli angeli come f is ionomia
ma anche per la modellazione raff inata ci r i corderanno
i l volto de l nostro Davide, per f ino ca l pa r t icolare ca
ratteristico del sot t i le sopracciglio i l luminato sopra gl i

Un'opera straordinaria e cosi entrata, mi pare, a far
parte delI'opus di Gioacchino Assereto. Dirci quasi, un'
o pera di un f ascino par t icolare, e certamente di un l i 

Due pannell i decorativi d i l egno, con f i gure m i to lo
giche postr sulle nuvole ma su sfondo dorato, apparten
gono al Museo Givico đi Ptu j (Petovia). Furono esposti
alla I I m c s t ra » P i t tor i s t ranieri ant ich i«d i L u b iana.'

Entrambi i pannell i furono at t r ibu it i vagamente a un
pittore i tal iano delI Seicento. I l p r imo p resenta»Dioni
so e Arianna«(alt . 40,3 largh. 51,5 cm), il secondo»Arte
rnide ed Efesto«(alt . 40,4, largh. 51,5 cm). Si t ra t ta del
I'inventario di fo rme e f is ionomie t ip ico di Gregorio de
Ferrari, e perc io i n o s t r i pannelli varmo at t r ibu i t i a l l a
sua bottega. Nelle sue numerose opere troviamo sia
queste solide masse di nuvole, sia questi l a rghi panni
sventolanti oppure avvolt i a l c o rpo, i n u n g i oco so f i
sticato di ampie pieghe. Anche i l g iovane corpo di D io
niso e quello dai dip int i d i De Ferrari ( I l Paradiso Ter
restre e S. Giovanni Ba t t ista del Palazzo Bianco) ecc.
ecc. Per una»mor fo logia« talmente marcata come quel
la đel De Ferrari , l a p i u » m a n ier ist ica«ne i senso ba
rocco della parola, fo rse non e n e m m eno necessario

vello altissimo.

' G. V. Castelnovi, Interno aH'Assereto, »Emporium«1954,
luglio, fig. 10.

' P. Torriti, La Galleria del Palazzo Durazzo-Pallavicini a
Genova, Genova 1967, fig. 226.

' Anche in»Sansone e DaHla«đal Palazzo đi L. e G. Spi
nola a Genova; vedi pure le sopracciglia mođellate. — P.
Torriti, I t esori di Strada Nuova, Genova 1970, fig. 213.

' A. Cevc, Stari tuj i s l ikarj i XV — XVI stoletja, pag. 55,
fig. 56.
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Gregorio de Ferrari, Artenside ed mjesto — Ptuj, Museo civico

Gregorio de Fei vari, Dioniso e Arianna — Pfuj, Museo civico
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A. Maguasco, Paesaggio con frati ca~ialdolesi — Coll. privata,
Zagabria

andare in cerca d i congruenze part icolari. Tut tavia, di
particolari ne t r ov iamo ad ogn i passo, e per f ino quei
piu minuti , come le piccole al i tagl iate di Cupido, negli
affreschi del De Ferrar i a l Palazzo Rosso, ad esempio.'

Infine, a questa serie di d ip int i genovesi va aggiunto
anche uno sconosciuto, credo, di A lessandro Magnasco,
»Frati camaldolesi alla p reghiera« ( 83 x65 cm) , t i p i co
talmente, che daIla convenzionalitš lo salva soltanto lo
straordinario equi l ibrio t ra gl i e lementi, e, naturalmen
te la tr icromia o la quadricromia dei toni fondamentali :
i l cielo azzurro, i r ami verdescuri, le sfumature brune
del terreno e gl i spunti b iancastri dei tre monaci. A s i
nistra ć 1'usuale quinta di un a lbero r igogliosamente di
ramato, uno piu p iccolo ć posto a r iempire i l vuoto del

terzo fondo, mentre quello a destra ć anch'esso relati
vamente sminuito, per lasciare l ibero i l co lpo d 'occhio
sul profondo del p iano. Sullo s fondo, i l l uminat i d i f fe
rentemente, tutta una serie di co l l ine e di mont i fanta
siosi, e, naturalmente i l c ielo con le nuvole vivaci.

Di punt i d 'appoggio non ne abb iamo quasi b isogno
per questo paesaggio che ć costruito anche meglio del
»Paesaggio con i f r at i camaldolesi alla preghiera<c degli
Uffizi, mentre questa valle orizzontalmente str isciata la
troviamo sovente nel Magnasco, per esempio nel »Pae
saggio con f igure« a Vđorcester.' L ' innalzarsi d inamico
degli alberi non v i ć t r oppo espresso, ma quest'albero
piu piccolo a destra ć un'aggiunta spesso usata nei suoi
paesaggi (»Meditazioni di Sant 'Antonio Abate«, collezio
ne Calamai, Firenze). Ancor piu ca rat ter ist ico ć 1'albe
ro a sinistra dai fo l t i r ami , e na turalmente, i mont i d i
M agnasco sullo sfondo (»Paesaggio coi pel legrini a l r i 
poso«, a Michigan, e»Paesaggio con i soldati al r iposo«
in collezione privata a Venezia).'

' P. Torriti, I t esori di Strada Nuova, Genova 1970, figg.
272, 273.
' 8. Geiger, Alessandro Magnasco, figg. 350, 367, 45.
' ibidem, figg. 350 17, 7, 45.
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G. A. de Fervari, Coriola»o davai~ti a Ron>a — Coll. Bilić, Zagvabia

In questo d ip into non v 'ć, a m i o a v v iso, nemmeno
un posto debole che eventualmente potesse indicare di
trattarsi d i un i m i t a tore o un successore. Un tale ver
rebbe senz'altro scoperto ne l m o del lare 1'elemento f i
gurale, il quale sul nostro d ip into ć assolutamente coe
rente al gruppo dei f rat i in preghiera. L'architettura dei
loro panni ć costruita a t ra tt i s icur i (un t i p ico esempio
ne sono i »Frat i camaldolesi alla preghierac< all'Aja), e
il frate che sta seduto in cima al t r iangolo della compo
sizione sembra come u n s egno d ' autenticith assoluta
del pi t tore (»Eremit i« d e l la co l lezione Heister d i D u s
seldorf)."

Acquistata a suo tempo in Aust r ia, questa bella ope
ra di L issandrino s i t r ova in un a co l lezione pr ivata in
Croazia. Essa comporta tu t to i l f a scino d i un o spazio
immaginativo de l t i p o d i q u e l l i i n t r odott i da l n o s t ro
nella pit tura del barocco, con quei mont i d iafani sul lo
sfondo e con i l c ielo luccicante regolarmente esteso so
pra un paesaggio inventato.

Ma ancora un d ip into quasi delIo stesso periodo me
r ita d i essere f i na lmente pubbl icato. M i e ra , noto da
tempo e si t rova a Zagabria, ma i l suo stato d i deperi
mento c' impediva di s tud iar lo. Adesso, dopo i l r estau
ro, questa grande tela con i l »Cor iolano davanti a Ro
ma«(218 x 260 cm, coll, pr iv. Zagabria) ci colpisce con

la realistica i l lustrazione della legenda storica. La gran
da figura di Coriolano col manto rosso ć rappresentato
nel momento della aspra discussione con la madre e la
moglie mandate in ambasciata.

Evidentemente i l q uadro appar t iene a Giovanni An
drea de Ferrari, e precisamente alla sua matur ita supre
ma. Il p i t tore ha preso parecchi anni per l iberarsi daIla
ossessione cromatica di Bernardo Strozzi, ma anche
dalI' inf lusso tangenziale di Van Dyck. Dopo i l 1630 com
mincia la sua ossessione personale: rapresentare ogni
scena reHgiosa o storica con un real ismo molto sempli
ce ma sugestivo e con un i nscenatura da ogni g iorno."

Proprio queste f igure feminil i de l nostro quadro, di
pinte largamente e con f i s ionomie veramente popola
resche, troviamo neI l 'u l t imo per iodo del p i t t o re, dopo
il 1640. Il d ip into zagrabese appertiene verosimilmente
a un tempo ancora piu t a rdo, in cu i nacque i l quadro
»Marta e Maddalenan della Galleria Rizzi a Sestr i Le

" ibidem, figg. 347, 349,
" La Mostra dei Pittori genovesi, a Genova nel'600 e nel

'700, Genova 1969, n. 59 e avanti.
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C. A. de Ferrari, Coriolano davanti a Ronta C. A. de Ferrari, Coriolano davanti a Roma
(part.) — Coll. Bilić, Zagabria(part.) — Coll, Bilić, Zagabria

vante. La quasi assoluta somiglianza fisionomica della fi
gura feminile centrale del nostro d i p into con l a A gar
del noto d ip into in un a co l lezione pr ivata genovese ci
puo persuadere per la datazione verso il 1665. In questo
momento seriore del pi t tore»l 'attenzione alla reale, con
creta rappresentazione delle cose«cede alla esaltazione
del colore e della luce che si identi f icano: le forme nas

cono da piu l ibere pennellate e si subl imano in v is ioni,
per cosi dire come mormorate in una calda atmosfera."

" Ibidem, n. 62. — La Pittura a Genova e in Liguria, Ge
nova 1971, figg. 89, 88, pag. 120.
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Seminar dr. A. Schneidera: G. Gamttlin drži referat o baroku. Uz njega: Z. Munk,
C. Fisković, Z. Voj nović i M. Hanževački



Seminar dr. A. Schneidern. Sjede: Vera Kajić, Jela Ljevaković-Tadijanović, B~anka
Thaller, Andela Horvat, Sabioncello. Stoje: Antun Batter, Stojković, M. Tripković(?)

Seminar dr. A. Schneidera. Sjede: Ljubica Frobe, Mira l l i janić, Anica Kokša. Stoje:
Sablić, J. Ljevaković-Tadijanović, B. Thaller, ž. Jiroušek, Dagmar Gulić, Z. Vojnović,

M. Pavlović (?)



Seminar dr. A. Sc hneidera
pred Hrvatskim narodnim ka
zalištem (š932). Sjede: B. Thal
ler, Kokša (?), J. L jevaković
-Tadijanović, V. Kajić, Stoj ko
vić, Sabioncello, M. Tr i pko
vić, A. Bauer. Stoje: Z. Vojno
vić i RObert HerZeg.
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Seminar d r . A, Sc h neidera
kod»Zdenca života » (, Meš
trović): J. L j evaković-Tadija
nović, A. Bauer, V. Kajić, Stoj
ković, B. Thaller, ž. Jiroušek,
M. Tripković, Z, Vojnović, Ve
rena Manč i Rudolf Herzeg. aše@
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Vanda Weinert-Pavelić š. red: Ela Lo>v, Andela Horvat, Julije Grabovac. 11. red: Tiho
August, Mirko Seper, Vet ena Manč,

Se»tinar dr. A. Schneidera pred Svettčilišno»t biblioteko»t. 1. red: Marija Hanževač
ki, Branka Thaller, Zdenko Vojnović, Jela Ljevaković-Tadijanović, Marta To»tljeno
v ic'-Saili, Mirko Šeper. I I . red: Stojković, Vera Pervan, Jovan Ko»jović, Antun

Bauer, Grga Ganulin
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Grgo Gamulinde musique. Puisqu'il faisait a la fois de la propagande poar
la»>us(gue contemporaine on le considčre communđ>nent

SEGNALAZIONI E PROPOSTEcomme šinitiateur d'an»noaveau courant«de la vie»n>sica
le a Zagreb.

Zorislav Horvat

CONSTRUCTION DE LA NEF DE LA CATHLsDRALE DE

L'autear suggđre de nouvelles solutions d'altribution con
cernant les images inconnaes ou moins connues des vieux
maitres croates, en les rajoutant au cathalogue des oeuvres
de: Adam Elsheimer, Simone Canlarini, Pietro della Vecchia,
Pietro Liberi, Giro/amo Forabosco, Antonio Zanchi, Gian
bettino Cignaroli, Gioacchino Asseretto, Gregorio de Ferrari,
Alessandro Magnasco et Giovanni Andrea de Ferrari.ZAGREB

Aprđs 1'đlđvation expćditive du sanctuaire a l a » >an(&re
d'une»sašle bas(lica/e», 1'đdi fication de la nef de la cathđdva
le a Zagreb dura assez longtemps, a savoir depuis le dđbut
du XIV' jusqu'au dđbut du XVI ' s iecle. L'đdification de la
nef fut probablement co>n>nencć par 1'evćque. A, Kažotić (/e
mar de la nef du nord et le clocher du nord) dans les carac
tđristiques de 1'architecture»pvechante» et dans 1'intention
de former un espace-sašle comme il en existe en Autriche
avoisinante. Lćdificafion continae da vivant de 1'eveque Eti
enne Išš (1356 — 1375) — le >nar de la nef du sud et le clocher
du sud — dđja avec foutes les caractćristiques d'une đglise
-sal/e (Zvvetš?). L'đvćque Eberhard (š397 — 1406 et 1410 — 1419)
engage les n>ailres du cere/e pragois de Parler, probable
>nent a deux reprises, C'est a cette epoque-la que jurenI
ćlevđs le»a>rs des deux nefs latđrales, les piliers >I 1'intđrieur
de la nef et les clochers. Jean IV de Alben (1421 — 1433) ac
hđve la co»stvuction des murs de la cathđdrale, tandis que
1'evđque Osvald (1466 — 1499) prćpare 1'đdification de la volite
qui esl achevće du vivant de 1'ćvđque Laka Baratin (1500
— 1510), mais avec la volite simple crucifovme et non pas rđ
ticulair co>nme c'đtait prđvu a 1'đpoque de 1'đveque Eber.
hard. Tandis que le clocher du nord n'a jamais ete achevđ,
ce/ui du sud ne le fat qu'au XVII ' sc(češe.

Boris Vizintin

»BECOLE DE DESSINa DE RIYŠKA

A la base des donnđes puisđes aux archives 1'auteur
rend compte de 1'activitć de la Scuola di Disegno a Rijeka.
Depuis 1787 jusqu'a 1894 cefte ćcole joua un role considć
rable dans 1'đducation esthđtique et c>dturelle des apprentis
initićs aax divers >nđfiers (tai/leurs de bois et de pierres,
constvuctears, charpentiers, peintres dćcorateurs, forgeurs,
hovlogers etc.), prđparant en n>eme temps les plus doućs
a la continuation des đtudes aux acadćn>ies des arts. Jusqu,a
1866 les cours n'avaient licu que le di>nanche, pour s'đlar
gir ens«ite aux autres jours de la semaine. Une atlention
pavticuliere y đtai t a t tvibuće aus dessin gđomđtrique et
ornamenta/ ainsi qu'au dessin l ibre. Cette ecole a đlevć
aassi les peintres connus du XIX ' s iecle, te/s que Franjo
Colo>nbo et Albert Angelović de Rijeka.

/van Bach

TROIS HORLOGES EN TANT QUE PRODUITS DES
HORLOGERS TRAVAILLANT A KARLOVACRadovan Ivančević

OEUVRES

LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS A GEORGES LE
DALMATE ET A NICOLAS DE FLORENCE ET LE
PROBLEME DE LA VALORISATION DE LEURS

Au nombre restreinl des horloges conservđes portant la
marque des horlogers de Karlovac (a savoir Johannes An
gerle Frantz Malehlav et L W. Pehr) 1'auteur en raj oute une
autre qu'il dđcrit en dđtail. Ce/le-ci est exćcutće par Joseph
Hoff»>a, vers la f i n du X V I I I ' s i ecle. En merne temps,
1 'auteur pub/ie une horloge jusqa'ici inconnue, faile par
Frantz Ma/eh/av, ainsi qu'une autre de provenance de Kar
lovac, signđe du nom de Lorenz Wilhelm Pehr. Par celte
contribution on ve«t inciler de nouvelles recherches dans le
domaine de 1'horlogerie de Karlovac, afin d'obfenir une ima
ge plus comp/bte du dćveloppement de cet artisanat dans
ladite vi/le.

Acceptant de nouvelles attributions de A. M. Schultz qai a
Juraj Dalmatinac atlribue ane et a Nikola Firentinac six oeu
vres existant a Venise, 1'autear fait ressortir le caractere
convaincant de la mđthode analytique et con>parative de 1'at
tribution de la Scš>ašfz, le caractere critique et bien fondđ
de 1'analyse des sources et de la li l tđrature spđcialiste ainsi
que la mailrise de I'ensembše de la problđmatique concer
nant la sculpture vđnitiene du XV' siče/e. Il cri t ique certa
ines attvibutions et dđsapprouve /interprđlation iso/će de la
composante sculptarale dans 1'oeuvre de Juraj et de Nikola.
šl đcarte đgalement les affirmations portant sur la dđpen
dance absolute de Nikola vi-a-vis de Donatello, puisque, archi
tecte et n>aitre crćafif, celui-ci puisait immđdiate>nent ć la
tradition antique locale (de Trogir, de Salone, du palais de
Dioclđtien). Au surp/us, il prenait exemple sur Juraj Dalma
tinac, /e»pvobšćmaticien~ de la haute Renaissance. Tandis
qu'au dđbut, dans 1'oeavre de Nikola prđdo>nine la seul pture,
plus tard, c'est le / angle pur de 1'architectare qui 1'empor
te, Le point de /ćqu>lhbre classique est la chapelle de St
Jean /I Trogir, le ehej-d'oeuvre de Nikola e t, a l a f o i s ,
1'intđrieur le plus sign>fiant de la Renaissance europćenne
du XV' sciđcše.

Duško Kečke>net

VJEKOSLAV GANGL A SPLIT

Le sculpteur slovene Vjekoslav Ganpš ((1859 — 1935) trava

aux archives et ć la base de la liltđrature spđcialiste 1'auteur
expose le travail de ce/ui-ci dans ladite pćriode. L'aperqu
consiste en donnđes sur les oeuvres sculpturales de Gangl
rđalisđes a Split et conservđes jusqu'ć nos jours, a!nsi qu'en
donnđes sur 1'activitđ de 1'artiste apres son dđpart de la
Dalmatie.

illait a Split >I ti t re d'enseignant de /Ecole professionnelle
des arts et metiers (1907 — 1909). A /a base du materiel puisđ
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