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Giulio Clovio e i Medici

Pur dopo un secolo di studi, dal l ibro conclusivo di
I van KukAI~ljević Sa~kcinski '(1878) a qve l lo de l la com.
pianta Maria Cionink Visani (1977),' la conoscenza del
soggiorno f io rent ino d i G i u l i o Č l ov io, apparentemente
b en noto ne l t empo — p r e c isato da document i — e
nelle opere — f i rmate e datate — pub essere a>pprofon
dite ancora di piu. Traccerć un breve riassunto đi come
esso ć conosciuto per veđere se ć posrbile accettare e
aumentare i dat i f i nora no t i .

I l pr imo rapporto del Clovio con Fi renze ć costitui to
daIla lettera deli 'agosto 1544 con cui da Rmna Frances
co Babbi espone a Pier Francesco del Riccio, segretario

L'autrice riporta nuovi dati r iguardanti Giulio Clovio in
relazione con Firenze. Gi/1 nel 1544 i l Duca Cosimo I' cer
cava di prenderlo in servizio, ma cio gli r iusci appena ncl
1551, a//orch>> il cardinale Alessandro Farnese venne da Rr
ma a Firenze. Ne/ 1552 Vincenzo Borghini nfer isce che il
Clovio sta lavorando per Cosimo I' , e i l 22'611553 fu asseg
n ato all 'artista un appartamento a Palazzo Pit ti . Egl i I i
di»>ora fino a// ' l l>II d i q u e l l 'anno stesso. Nel f rat te>npo
egli gia dipinse la «Crocifissione» (segnata e datata 1553)
e la»Pieta«. Si credeva finora che queste due >niniaturc,
insieme a un «Autori t ratto» piu t a rdo, fossero le un ichc
opere nate a Fi renZe. L'autrice, iniece, scopri che nel pr i
mo inventario della Galleria degli Uff iz( (1589) sono regi
strate sette opere e grazie al/a descrizione data, el/a le idea
tifica come conservate fino ad oggi: »S. Giovannt Batti
sta«, »Testa di donna«( invero del/'Annunziata) e »l l r a t t o

do il disegno di M>che/ange/o, mentre le aggiunte del C/o
vio sono la f igura del cane e lo s fondo del paesaggio. Il
«Ritratto di E leonora di Toledo» 8 andato perduto, ma lo
conosciamo dala copia di Daniel Froeschel della f ine de!
XVI secolo. Analizzando e valutando le m iniature nomi
nate del C/ovio, I'autrice ri leva che il loro sostrato si>n/>o
leg giante rispecchia fedelmente la del icata cul tura del la
cerchia farnesiana.

di Cosimo I de ' Medici, le conšizioni a cu i i l m i n ia tore
potrebbe lasciare i l s e rv izio de i F a m ese per p assare
a quello dei Medici, ' Va detto pero — e non c redo sia
noto — che questo in teresse del duca non ć ,personale
v erso i l s o l o C lovio m a d eve essere inserito i n u n a
ricerca di m aestr i d i d i f f e rent i speciali th, come docu
m enitano al tre l e t tere de lIo etesso car>teggio in cu i s i
aprono tračtati ve per 1'arazziere Rost, ~per u>n'maestro di
mžniere' tedesoo e alitri : c ioć ć presente gib pr ima de l
1550 quell'intenzioTIe ši dđtare la covte fiorentNIa di una
vasta gamma d~i iproduzione arti~stica đi alt issimo l ivello
che sfocerh neil'aetstuzione đelle botteghe di galleria e la
cui organizzazione viene acoreditata y i4Ittosto a l f i g l i o
di Cosimo, Francesco I, mentre ć a luk anteriore.' Co
munque allora le pretese di Č lovio >parvero eccessive e
i l duca non lo invited, cosa che i l Sškcinsiki non ha
detto: »Circa il Min iatore havendo inteso S. Ex. quelche
il Babbi gl i scr ive, m'ha detto non se ne curare, maxime
vedendo quante cose lui vo r rebbe«, r ispose infatt i L o
renzo Pagni.

L a successiva not izia documentaria d i r a>pporti f r a
Človio e Firenze, seg>nalata dal dr. Golub, ć del 20 agosto
1 552 e conferma la n o t i zia del~le font i secondo cu i i l
miniatore passć a Firenze quando i Farnese lasciarono
Roma, e c ioć nei~l'estate del 1551. Vincenzo Borghini
scrive in fa tt i a l V a s ar i : » E cci , come d o vete sapere,

di ćan(mede» nel gua/e la f igura principa/e ć fatta secon

' Le tappe principali della bibliografia di Clovio in quest'ul
timo smolo sono troppo note per doverle oltare di nuovo
qui: gli articoli e la monografia del Sakcinski, i documenti
pubblicati dal Bertolotti, la monografia del Bradley (rep
r int: Amsterdam, Hissink, 1971), l a v i t a vasariana c o n
le nete di A. M. Bessone Aurelj, la monografia di F. Bon
nard, 1'articolo d i M . L ev i d 'Ancona, quello d i W ebster
Smith (a cui si deve pure la cura del facsitnele delle Ore
Farnese) e gli studi (1971 e 1977) di M. Ci<mini Visani. Ma,
come ha osservato e praticato I . Golub (in Peristil 16 — 17
(1973 — 74), 18 — 19 (1975 — 76) e 20 (1977) e in Paragone 359
— 361, 1980, pp. 121 — 140), nuove scoperte e spigolature sono
ancora possibili. A questo propos>to, e dala I ' intenzione
del dr. Golub di r i unire tutte le notizie documentarie sul
Clovio, vorrei segnalare che il suo nome, prima che neH'edi
zione del 1550 đel Vasari, ć elencato anche dalI'Anonimo
magliabechiano (ed. Napoli, 1968, p. 135) e che alcune fonti
cinque-seicentesche recano aggiunte e precisazioni non tras
curabilk Per esempio R. Borghini (Il Riposo, 1584, ed. 1826,
I II pp . 68 — 69) aggiunge alle notirie de l Vasari l a d a ta
della morte e i l l uogo della sepoltura, cita nella galleria
đegli Uf f izi »a lcuni r i t r a t t i m i r a b i l i» e un al t r o p r e sso
Baccio Valori; i l B a g l ione (Le v i te . . . , 1642, pp. 14 — 16)
aggiunge notizie sulrubicazione đelle opere ai suoi tempi;
il Baldinucci (Notizie.. . , ed. Ranalli I I I , 1846, pp. 161, 165,
166 e altrove) rileva rapporti con seguaci come Buontalenti,
Spranger, Cort). Inoltre un mandato di pagamento papale
del 4 marzo 1547 ć pubblicato da L Dorez (Psautier de Paul
II I . . . , Paris s. d., pp. 5 — 6); e nel 1570 Partista e citato fra
i sottoscrittori della fabbđca di San Luca (A. Bertolotti,
Artisti urbinati in Roma. . . , Ur b ino 1881, p. 24).

' La lettera del Babbi — pubblicata del Sakcinski (1878, p.
69) e ripubblicata đal Bonnard, a cui di solito la si accredita
— ć anteriore al e non delI' l l agosto: di questa data ć la
r isposta di Lorenzo Pagni a l R iccio con 1'ordine di non
continuare l e t r a t tat ive, perzialmente c i tata ne l te s to
(Archivio di Stato đi F i renze — ASF — Mediceo 1171, cc.
276 — 77).
' Le altre t rattative in ASF, Mediceo 600, passim. Dopo la
comunicazione al Simposio per i l quarto centenario della
morte di Clovio (Zagabria, 1978) ho trattato 1'argomento, ma
solo in forma di schede, nel catologo della mostra Palazzo
Vecchio: cornmittenza e collezionismo medicei, Firenze 1980,
pp. 194 — 197, a cui rimando d'ora in avanti per la descrizio
ne tecnica e la bibHografia đelle miniature di cui si parlerš
qul.
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Gi«lio Clovio, Crocifisso con la Maddalena (I553)
Firenze, Uffizi

Don Giulio Corvatto, che lavora cert i quadrett i per Sua
Excellentia, che sono cosa d i v ina«.' Maggior i p a r t ico
lari su di essi sono documen~tati nel 1553: la f i rma e la
data sul Cr o c i fisso con M a d d a lena d e g li U f f i z i , ' l a
lettera di accompagno di una m i n ia tura donata al l ' im

peratore, delI', 8 novembre,' e l i inventanio della guarda
roba, in cui 1'l l delIo stesso mese' sono ci tate non solo
l e due no t issime m in iature, i l C r oc i f isso gia d e t to e
1'ancor piu c e lebre Pie tć,' ma anche » l e s t anze che
tiene Don Giu l io ne l d e t to p a lazzo«, che e i l p a l azzo
Pitti, di cu i i l p i t t ore fu certo uno de i p r im i ab i ta tor i .
Da quando? Non f in da l suo ar r ivo nel luglio 1551 (se,
come e probabile, i l m in iatore viaggio col cardinal Far

' Arezzo, Casa Vasari, cod. 14, c. 189, lettera 106, Essa fu
publicata de K. Frey (Der li terarische Nachlass Giorgio
Vasaris I, Mi inchen 1923, p. 334, lettera CLXXII) q uando
era neIl'archivio Rasponi Spinelli a F i renze. La data, che
ho controllato direttamente, ć inequivocabile e confermata
da un'altra notizia r i ferita nella stessa lettera, lo scopri
mento del Cristo morto d i B . B anćinelli i n Duomo, che
infatti avvenne il 13 agosto (cfr, A. Lapini, Diario f io ren
tino dal 252 al I596, ed. Firenze 1900, p. 108; ibidem si ricor
da Pineresso in citta del cardinal Farnese, avvenuto i l 22
luglio 1551).
' Palazzo Vecchio ... cit., p. 195 n. 365.

92

' Lettera del Guidi, segretario del duca, a Pierfil ippo Pan
dolfini, ambasciatore presso Carlo V: pubblicata in Vasa
ri-Milanesi VII, 1881, p. 565 nota 1, nonche dal Bonnard (p.
54) e daIla Bessone Aurelj (p, 89).
' ASF, Guardaroba 28, c. 47r, pubblicato in C. Conti, La
prima reggia di Cosimo I de ' Medici . . . , Fi renze 1893, pp.
189, 204.
' Palazzo Vecchio. .. cit., p. 195. n. 364.
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Giulio Clovio, Pieta — Firenze, Uffizi

nese): e cio e confermato dal Vasari, che non ,parla d i
anni ma ben c h i a ramente, e pe r du e v o l te , d i m e s i :
>Mimorć gib molti at t r s ono don Giulio a>ppresso al

duca Cosimo molt i mesi«e .poco olt re »stette, come ho
detto, alcuni mesi a l suo servizio a F i renze«. La r is>po
sta si t r ova i n u n d o cumento f i nora ignorato: r i su l ta
infatti che i l 22 giugno 1553»Don Giulio p i t tore« r i ceve
daIla guat>darka >»per oxdine della s ignora Duchessa<c
1'occorrente iper arredare»le sua stanze al,palazzo de'
Pitti«.' e mi sembra logico pensare che vi si instal lasse

' ASF, Guardaroba 27 (Ricordanze generali di guardaroba
di S' Ecc"), C. 60v. MDLIII Addi XXI I d i q iug>no.

»Rzcordo come q.o di per ordine della stg.ra Duc.ssa si
consegno a Don Giulio pittor queste robbe a pić per servir
sene nelle sua stanze al Palazzo de Pitt j c ioe

Un par de torcieri da campo con tu ttš sua ferramenti
Tre matarazze bianche
Un guaciale
Una coverta imbottita de raso rosso
Un paviglion di raso rosso ed suo capoleto Et tornaletto

di raso rosso
Il cordon di seta rossa ed il suo pomo verde
Un para de lenzole
Dua guancialetti infederati

C inque pezzi di Corame rosso Et d ' oro per parar l a
Camera

Un Comme azuro per la tavola
Un tavolino
Tre segiole da Campagnia
Un cuciaro d'argeto una forchetta et una saliera
Una lucerna. Un candelier d'ottone. Tre colte~u.' ~
Un Čestino yer far Credencia
Per il servitor del dtto. Un materazzo. Un guanciale. Una

coperta rossa et azura de tela
Un para de lenzola.«
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Giulio Clovio, San Giovanni Batt istn — F irenze,
Uf fizi
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solo allora, dopo di essersi propiziato i l duca coi quad
retti del 1552. Quasi un mese dopo, i l 16 lugl io, r iceve
mezza oncia di azzurro oltramarino:" conferma che
stava miniando.

La durata di questo soggiorno č comunque troppo
protračta yer asegnarvi solo le đue granđi miniature
giš note, I'Adorazione dei Magi pu re c i t a ta ne I l ' inven

t ario d i g u ardaroba e i n v iata i l 2 2 a p r i l e 1555 a l r e
d 'Inghilterra" e f r a i d i segni a lmeno queBo » f in i toe n .
2 42 di Windsor, in cu i la Madonna r i t rae quella d i M i 
chelangelo nella sagrestia nuova di San Lorenzo;" tanto
piu che negli anni successivi i contatt i cont inuarono o
ripresero t ramite G iorgio V asari , come d ocumentano
a lcune lettere del 1567." V i e u n 'opera forse f ru t to d i
questa corr ispondenza, I'autori t ra t to to n do" c he s em
bra ritrarre un uomo ben piu vecchio dei cinquantacin
q ue anni ch e C l ovio a veva ne l 1 553. D i rć a nz i c h e
1 'autoritratto era — c om e n o n č stato f i nora r i l evato
— đi propr ieta di F rancesco I de 'Medici, che 10 consi
derava cosa sua yr ivata, tanto che la p r ima m enzione
che se ne ha ć neIl ' inventario del 1588 del Casino medi
ceo, lasciato in resiđenza al f ig lio d i secondo letto Don
Antonio, e solo con I 'eređith di Don An tonio ent ro, nel
1632, agli U f f i zi , mentre l e a l t r e m i n ia ture f i o rent ine
di Človio erano gia in gal leria nel 1589.

Proprio i l p r imo inventario della t r ibuna degli Uf f iz i ,
del 1589 appunto," r icorda otto opere di Clovio: la Pieta

" Archivio Gallerie F čorentine — AGF — mss. 70 e 71, cc.
4, 5, 9, 10, 13: »Un quadro dun Ganimede di minio largho
b(raccia) I/2 al to s(oldi) 3/4 con cornicie e t i re lla debano
di mano di Don Giulio Clovi e diseg.no di Micheleglo«(n.
53); »Un quadro debano di >ninio r i t rattovi una pieta con
piu f ighure lungha s.3/4 la rgha s.2/3 con t i r e l la debano

Le stesse masserizie sono elencate in ASF, Guardaroba
28 gia citato, escluso il cestino (con cui al miniatore veniva
portato il ~ s t o senza che dovesse andare a mangiare alla
ta vola co mune) e aggiunte una sedia d i c uoio b ianco,
quattro panche, un armadio, un »padiglione da sole«, tre
valigioni e»tre tavole d'albero con lor t respoli«.
"ASF, Guardaroba 27, c .61v: »Adi XVJ d i d e t t o« ( d o ć
luglio)»l/2 d. d'azzurro oltramarino conseg. to a Don giulio
miniatore per ordine di S. Ec.a«.
" ASF, Guardaroba 34 (»Giornale della Guardaroba di S.a
Ecc-a» dal 1555 al 1558), c.3r: »addi 22 apr i le 1555. U.o
Quadro di minio di Don giulio de tre magi con omame.to
d'ebano a uso d i spera mandato al Re d inghilterra con
ordine della sig.ra Duch.a portć Don Hernando de sylva«.
" Sui disegni di Č lovio a F i renze, che qui non t ra t to, si
veda L. Collobi Ragghianti, Il L ibro de' Disegni de/ Vasari,
Firenze 1974, pp. 157, 180.
" I . Golub, op. cit., 1980, p. 128 nota 145.
" Palazzo Vecchio. .. cit., pp. 196 — 197, n. 368. E' anche
possibile che il r i t ratto sia stato acquastato a Roma dopo
la morte del p i t tore, neIl'inventario del cui beni e ci ta to
»Un scattolino del nćratto di D. Giulio«.
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Gi ulio Clovio, V er gi»e Annunziata — Fi ren ze, Uf fizi Daniel Froeschl da Giulio Clovio, Ritratto di Eleo>tora di
Toledo — Firenze, Uffizi

e il Crocifisso giš visti, una testa di Cristo da identif icar
s i con quella ci tata dal Vasari come copia di una ant i
chissima portata daIle Crociate e quimdi probabilmente
versione d e l I ' immagine e dessena," u n r i t ra t t in o đi
Eleonora di To ledo d i ou i c redo d i aver ravvisato una

copia antica, una ipiccola Pieta non r i n t racciata ( forse
q uella d i cu i V a sar i d ice d i a vere i l d i segno) e i t r e
mini che presentero in questa occasione.

Il oprimo e quel San Giovanni Batt ista che siede sopra
un sasso" c i t a to d a l V a s ari n e l lo s c r i t t o io d e l d u c a ,
negli i nventar i a n t i ch i c o m e » S an G i ovanni B a t t i s ta
c on una cervia ai p iedi«, esposto f ino a poch i ann i f a
accanto alle a l tre m in iature c loviane e, incredibi lmen
te, mai consiđerato, forse >perchć assai piu piccolo degli
a)tri pazzi noti. E>ppure la >sua altissima qualštš non con
sente altra at t r ibuzione. La stesura cosi omogenea delle
carni, i l l eggero punt inato del manto degl i an imali , la
d elicatezza degli u l t im i p i an i de l ipaesaggio, i l t r a t t o
non miniatorio ma p i t t o r ico delle foglie e de l le rocce

di mano di Don Giulio Clovioa (n. 57); »Un quadretto con
suo cornicie debano lungho s.9 largho s.7 inc.a ri tratto di
>ninio una testa duna Dona di mano di Don Giulio con sua
coperta di Cristallo e catena d'arg.to«, »Un quadreto deba
no con tondo nel mezzo di minio ritrattovi drento la Ducssa
lionora toledo di mano di Don Giulio coperta di Cristallo
e suo filetto darg.to dorato, e Catena darg.to«l »Un quadret
to con sua Cornicie debano lungho s.9 largho s.8 rittrattovi
d i minio S.o Gio: nel deserto ed piu animali d i mano di
Don Giulio e Coperta di Cr istallo e sua Catena d'arg.to«,
»Un quadrettino con Cornicie di noce tinto rićrattovi drento
di m>nio un Crisćo a guisa di p ieta con piu f ighurine di
mano di Don Giulio coperta di Cristallo e Catena darg.to«.
»Un quadro con Comicie debano lungho sJ I l a rgho sš
dipintovi di >ninio un Cristo In Crocie con la Maddalena
di mano di Giulio Macedonio 8 Coperta di Cristallo e rnag
lie d'arg.to«. La testa đi Cristo č citata senza nome di auto
re a c. 12: »Un Mezzo schatolino debano con filetto darg.to
ritrattovi una testa di N. Sig.re con Catena darg.to di mano
di.. .« (sic).

" Per i l t ipo iconografico si veda: C, Bertelli, Storia e v i
cende dellimmagine edessena, in Paragone 217, 1968, pp.

" Palazzo Vecchio.. . cit., p. 196 n. 366. Era definito neIl'in
ventario attuele come di »Manierista del/'Italia centrale«.
Puć darsi che la composizione sia simile a quella del »San
Giovanni Battista nel deserto, con paesi ed ani>nali bellis
simi«che Clovio fece per il cardinal Farnese e per FiVippo
II di Spagna, seconđo Vasari.

3 — 33.
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Giulio Clovio, Ratto di Ganimede — Firenze, Uf fizi (dep.
Casa Buonarroti)

sono caratteri in imi tabil i d i C lovio. Si not i po i la ra f f i
natissima, ambigua iconografia d i q uesto San Giovan
ni/Orfeo, combinazione un ica d i c r i s t iano e p a gano,
Santo .per la croce di canna, la veste di pelle e la y re
f igurazione d i C r isčo — m a v i s to seconđo i l d e t t a to
romano della Madonna Ara Coeli che la S ib i l la i nd ico
ad Augusto — m i t ico per g l i an imal i t r ad izionalmente
n emici e a m m ansi ti . E q u esto amalgama d i s acro e
profano acquista un s ign i f icato yar t icolare a F i r enze,
d i cui San Giovanni Ba t t ista ć i l ip rotettore e dove i l
mito di Or feo in questi anni ć part icolarmente grato ai
M edici, che f acendolo r a ppresen tare nella s t a tua d i
Baccio Bandinelli in ya lazzo Medici e nel r i t ra tto prop
rio di Cosimo I i n v e ste d i O r feo oggi a Ph i ladelyhia
intendono accreditare i l d uca come y r i nc iye ye r fet to,
eloquente e ayportatore d i pace." A q uesto adulator io
messaggio simbolico si adegua anche Člov~o, del zesto
ben addestrato a simili sottigliezze in casa Finese; ed
echi della composizione si p ossono scorgere nel S a n
Giovannino di A lessanđro Allori del la col lezione Ganz."

L 'inventario della t r i buna c i ta anche d i C lovio un a
»testa di donna«, senz'altro elemento ident i f icante che

le misure, che sono convinta sia questa, non r i t ratto d i
donna ma senza duĐbio Vergine Annunziata, altra pro
t ettrice d i F i r enze: lo d i cono i c o lor i d e l I 'abito e d e l
velo, il gesto di modestia della mano in leggera torsione
misyetto al l 'asse đell'avambraccio co m e q u e l la đel
San Giovanni Bat t ista. Se ebbe I 'aureole, essa ć scom
parsa: ma i l fondo, in or ig ine certo a oro, ć stato mala
mente r id iy into nel co lore piu v i c ino a l l 'oro, i l g i a l lo.
Ma a parte i d a nni , anche in q uesto caso ch i se non
Clovio raggiunge questa quali th'? La delicata,precisione
delI'attacco đei capelli, la t rasyarenza del velo, il n i tore
della pelle sono inimi tabi l i.~ L'apparenza insolita, arcai

" Sul tema si veda: K. Langedijk, Baccio Bandinelli's Orp
heus: a political message, in Mitteilungen des Kunsthistori
schen Institutes in Florenz XX, 1976, 1, pp. 33 — 52 e id., The
portraits of the Medici XVth-XVII I th centuries, I, F irenze
1981, ad vocem.
'» Il dipinto ć il lustrato in: J. Nissman, Florentine Baroque
Art from American Collections, New York 1969, n. 1.
~ Palazzo Vecchio... ci t ., p. 196 n. 367. Una conferma del
Pattvibuzione mi pare venga anche dal confronto con la
donna in rosso a c.34v del Libro d'ore Farnese.
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Art. a Marten van Heemskerk, Ratto di Ganimede
Malibu, The J. Paul Getty Museum

ca del quadretto si spiega con la sua destinazione, che
dovette essere quella dš immagine di devozione,per la
duchessa; e se ne noti anche la consonanza con la f issita
iconica, la ,preziosith degli ol t ramarini (quell i della for
n itura del 16 lugl io'?), il t ipo d i v este persino, del y i u
celebre r i t ratto d i E l eonora, quello del B ronzino.

Ma anche Clovio r i t r asse E leonora, se đ iamo f e de
all'inventario della t r ibuna che cita (c. 9)»un quadretto
debano con tondo nel mezzo di minio r i t r a t tovi d rento
la Duc.ssa lionora toledo di mano di Don Giu l io«. Qggi
un tondo cosl non esiste in ga l ler ia, ma c 'ć un ovato
che spicca per qual ita e color i f r a le tn in iature cinque
centesche. Su un fondo del piu pum lap islazzuli, davan
t i a una t enda verde con corđone e f r angia d 'oro, s i
pone una dama bionda, occhi ca~stani, abito candido al la
moda della meth del secolo. In fondo al tendaggio vi e
la sigla D. F., con cui si sottoscriveva Daniel Froeschel
di Augusta, miniatore d i ga l leria al la f ine de l C inque
cento." E'escluso che il r i t ra t to, cosi fuor i dal suo tem
po, sia di sua invenzione: ma egli ipotć ben copiare 
era i l suo l avoro — u n o r i g inale a l iora celebre. Che
esso raff igur i E leonora lo p r ova la consonanza coi Li
neamenti in al tr i r i t r a t t i (anche se non nel t roppo idea
l izzato Bronzino, che ar rotonda la m ascella quadra e
non accentua la fossetta del mento): che venga da ćlo
vio lo inđicano la quel i th, la posa cosl z imile a quel la

deli'Annunziata, i l raf f i n a to s imbolismo de i co l o r i :
azzurro e v e rde, a c o m p lemento de l b i anco, sono l e
tinjate di un raro t ipo d i p avone, animale di G iunone e
di Eleonora stepsa.

Ma vi e ancora una miniatura che i l Vasari c ita espli
citamente e che si r i t rova neIl ' inventario della t r ibuna:
il Ratto di G an imede~ der ivato dal d i segno di M i c he
langelo per Tommaso de' Cavalievi. Purtroppo i l t empo
e la cat t iva cura sono s tat i sp ietat i con q u est 'opera,
a brasa nel vo l to đ i G a n imede, al terata da l f um o n e i
s uoi colori,~ r i do tta a u n a y a l l ida i m p ronta, ma c h e
dovette essere d i u n ' importanza capitale. Del g ruppo

" La miniatura ć a guazzo su pergamena, porta i l numero
d'inventario 4186 e misure cm. 8,5x6,8. Sul Froeschel si
vedano il giš citato catalogo Palazzo Vecchio (pp. 199 — 202)
e L. Tomasi Tongiorgi, in L ivorno e Pisa: due citth e un
territorio nella polštica dei Medici, Pisa 1980, pp. 571, 573.
~ Palazzo Vecchio. .. cit., pp. 193 — 194, n. 363.
»» Tale e almeno 1'opinione del restauratore Sergio Boni,
che la ritiene esposta a lungo presso un camino. Per questo
e molteplici altri schiarimenti tecnici sono profondamente
grata a lui e ad Armando Grazziau.
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Achiile Bocchi, Symbohcarum quaestionum libri qui»que — A c h i l le Bocchi, Symbohcarum quaestionum libri quinque
Bononiae 1574. Bononiae 1574.

Deve comunque cadere i l n o m e de l B u o n talenti , a
cui la min iatura ć stata modernamente at t r ibui ta: che
se guardiamo la sua un ica m in iatura documentata, la
Madonna col Ham~bino, San Giovannino f laut ista e un
angelo cosi dif igente e meticolosa," dovremo riconoscere
indubbiamente a Don Giulio i l disegno grandioso delI'ala
e la stesura larga e pi t tor ica della vegetazione; propr io
cio che fece chiamare Človio, y iu t tosto che min iatore,
'dipintore' d i cose piccole: che non ć un g iud izio l im i
tativo, come hanno iinteso i nostalgici della m in iature
medioevale, ma ammirat ivo.

del giovane e 1'aquila Clovio aveva gia t ra tto un d i seg
no, che fu yoi in possesso dš Rubens:~ ma nella min ia
tura, r iprendendo forse I ' invenzione del Correggio per
i l duca d i M a n tova, contrappone al la scena i n c i e lo
quella in t e rra (e gl i ed i f ic i sono assai simil i a q u e l l i
nel San Giorgio šnciso đa Corneliis C~ ) , co t n ponendo
questo dialogo denso d i s igni f icat i f r a m ente e senso,
t ra passione e fedelth, tra azionć e attesa che fu subi to
recepito e d i f fuso neIl 'ambiente farnesiano. Ve n'ć una
versione dipinta nel Getty Museum di Mal ibu, certo ad
opera di uno di quei nordici che, come Spranger, furo
no a y a lazzo Farnase;" e l a v e vsione knciisa con cu i
Achille Bocchi i l l+stro i s uo i S ymbol icarum quaestio
num l ibr i q u i nque: solo per c i t are l e d esunzioni ~piu
antiche, che per ragioni cronologiche si dovranno r ico
noscere da Clovio e non dalI ' incisore lorenese Beatrizet,
sć ć questo i l G an imede d i Č l ovio che v ide ne l 1538
Francisco de Hol landa,»trattato tanto soavemente, che
f u questa 1'oyera che comincić a d a rgl i f ama i n R o 
ma«.~ Ma lo t rov iamo t rascri tto anche in y iu opere to
scane, daIla Battaglia di Montemurlo di Bat t ista Franco
al cielo di letto di Alessanđro Allori (la yr iana oggi nella
Galleria palatina d i pa lazzo Pit t i , i l secondo al Bargel
lo).

" H. Jaffe, Rubens and Jove's eagle, in Paragone 245, 1970,
pp. 19 — 26. Questa bibliografia ć sfuggita a M. Cionini Visa
ni, che ritiene di Č lovio i l d isegno rafHgurante Ganimede
di Vfšndsor.
~ Il quadro di Mal ibu ć at t r ibuito a Marten van Heems
kerk nel catalogo del museo: B. B. Frederiksen, Catalogue
of the paintings in the š . Paul Getty Museum, 1972, pp.
62 — 63, n. 77.
~ Sull'incisione di Nicolas Beatrizet si veda: M. Rotili, For
tuna di Miohelangelo neil'inoisione, Benevenčo 1964, p. 65,
tav. 18. I Dialoghi della pit tura di F rancisco de Hollanda
riferiscono su questo argomento fatti del 1538 (1539), anche
se il manoscritto fu portato a termine dieci anni dopo.
" Palazzo Vecchio... ci t ., p. 197, n. 369.
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Alessandro Allori, Scene mitologiche e grottesche — Firenze,
Bargello

Sažetak

KLOVIĆ I MEDIČEJCI

Autorica donosi nove podatke o odnosu Jalija Klovića sa
Firenzom. Već godine 1544. nastojao je vojvoda Cosimo 1.
da ga dobije u svoju službu, ali mu je to pošlo za rukom
tek 1551, kad je kardinal Alessando Farnese došao iz Rima
«Firenzu. Vincenzo Borghini izvještava 1552. da Klović radi
za Cosi»>a 1., a 22. VI. 1553. umjetnik je dobio stan u pa
lači Pitti. Tu se nalazi do 11. XI. iste godine. Do toga je
datuma već naslikao»Raspeće«(sign(rano i datirano 1553) i
»Oplakivanje«. Do sada se vjerovalo da su te dv ije mini
jature, uz jedan kasniji «Autoportret», jedini radovi nastali
«Firenzi. Autorica >nedutim otkriva u prvom inventaru ga

lerije Uffizi (1589) zabilježeno sedam radova i zahvaljujući
njihovu opisu identificira ih kao do danas sa čuvane: »Sv.
Krstitelj», »Glava žene«(zapravo Bogorodica iz Navještenja)
i »Ot>nicu Ganimeda» na kojoj j e g lavni l i k r aden prema
Michelangelovu crtežu, dok su Klovićev dodatak lik psa i
pejzažna pozadina. »Portret Eleonore di Toledo«je i zgub
ljen, ali izgled ntu je poznat po kopiji Daniela Froeschela iz
konca XVI. stoljeća Analizirajući i v rednujući po>nenute
Klovićeve minijature, autorica istiće da nj ihov sin>bolski
supstrat vjerno i lustrira profinjenu kul turu farnezijanske
sredine.

Sono lieta di r ingraziare per 1'aiuto offertorni in que>sto
studio Adriana Fabbricatore, Karla Langedijk, Anna Maria
Maetzke, Silvana Pat tcnati, i l p e rsonale delI'Archivio d i
Stato di Arezzo, i fotografi Giorgio Manescalchi e Antonio
Quattrone, e a Zagabria il d r I v an Golub, il p ro f. V inko
Zlamalik e la Mr L j e rka Gašparović.



res, but his scuptural concept ivas different in essence. The
veris»>e of Mene's interpretation u>as replaced by a fee/ing
for synthesis of for>n and »impressionistic«mode/ation of
volu»>e. Deškoi ic's artistic vision u>as based on momentary
l»>p> esslon, and a sketchy, free 'trcat»>ent of the suvface a»d
a stress on contrasts of l ight and shadou>.

nften n>edieval sculpures of Mary from famous shrines a»d
pilgrimages in Croatia and beyond. Bavoque sculptors of
these sculptures u>ere occasionally inspired by > contempora

>y f,rapć>ics, and they portray her dressed in clothing of
lex>lc, cvou ned and adorned i vith b r i / / i ant j eu e lry and
i otive gifts, u"hich they i>nitated accovding to t h e ir ou ' n
possibilities in uood or stone. The iconographic connectio»
betiveen the original and the rep/ica can not a luays be
confirmed u>ith certainty, and often identification of such
u>o»Id be impossible. Most often these are replicas of Mary
of Bistrica, especially with very diffuse processional sc»/pt»
res, or replicas of Mary of Lauvetaine, fhe most interesting
examples of which are those seu/pt»res i i>hich imitate fhe
aark incarnadine of the original fro»> Loreto.

JULIJE KLOVIČ AND THE M E DICIS
Silvia Meloni Trkulja

Zvonimir V/yrot>bal

Certain Commer.ts with a P resentation of the Painter
BERNARD BOBIČ IN THE BOOK BAROK U

As a connoisseur of the opus of the late 17 th century pai»
>er Bevnard Bobić, the author provides a critical i n t erpre
tation of the part of his opus presen>ed in Zagreb, in the
book entitled Barok u Hrvatskoj (The Baroque in Croatia)
(Zagreb, 1982). He insists on the assumption that t h is i »
the ivork of this art ist, and prese>tts neiv data. He explains
that the painting entitled»Queen Jelena before King Ladi
s/av« is a scene from .Ladislav Protects the Widous and
Orphans«, and he d>'aws attent>on to fhe fact that he i i .as
first to in fov>n scholarly circles that Bobić's »St. Christo
pher«u>as painted using a painting by Jacobo Bassano as
its model. He also explains t1>e phenomenon of the tu isfed
coat of av»>s of S lavonia on th e pa int ing e»ti t /ed »The
Croatian Nob/es before King Ladis/av«.

The author presents neu data on Julije K/ovic's relatio»
ship ii'ith Florence. As early as 1554 Duke Cosimo I tr ied to
drau' Klović into his service, but i t took him unti l 1551 fo
succeed, when Cardinal Alessandro Farnese ca>»e to Flo
re»ce fro»> Rome. Vincenzo Borghini reports in 1552 tlu>t
Klović ivas ivorking for the D«ke, and on 22 June 1553 he
u'as provided u>ith accomodation in the Pi>ti Palace. Here
he re»>ained unti l I l N o vevnbe> of the same year. Bi t h a t
date he had a l ready painted t he »Crucifix« (sig»ed an</
dated 1553) and »Mourning«, unti l nou> it i i 'as belici>ed that
these tii o»>iniatures, along ii ith a /ate>»Se/f-Portrait «, ivere
the only u>orks that originated in F/orence. The author dis
c loses that t h ere u >ere seven ivorks l isted in the f i rs t i »
i'entory of Uffizi Gal/cry (1589) and thanks to their descrip
t ions she identifies the»> as existing today; »St. John the
Baptist«, »The Head of a Woman« ( a c tually the Madonna
fro»> the Annuciation) and the »Rape of Ganv>nede«u >here
the central figure is a rep/ica of M>chelangelo's drauing,
ii hi/e Klović's is the addit ion of t he f igure of a d og and
the landscape in the backgvound. The»Portrait of E/eonor
di To/edo«has been /ost, but its appearance is knoun to us
through a copy by Danie/ Froeschel from the late 16th cent»
ry. The autho>' stresses, through her analvsis and eva/ua>ion
oj these n>iniatuves, that f hei r sy»>bolic substvatc is a
faithful i l lustvation of the refined cu/ture of the eni >ivo»me»t
of the Farnese fa»>i/y.

HRVAT KOJ

Ivan Barbarić
Alena Fazin!ć

SEVERAL WORKS BY THE KORČULA GOLDSMITH
VICKO CAENAZZO FROM TH E 19TH CENTURY

Vicko Caenazzo u'as active in Kor čula in the second half
of the 19th century, a goldsmith original/y fro>n Zadar uhe
ve he u'as probably trained. He then lived in Ston for a t i
»>e, and in the 1860s he arrived in Korču/a. Several of his
pieces have been preserved: silver ovna>nents fov a sculpfu
re of St. Roch for the brothevhood of the same name i >
Korčula in 1857, a canđlebra for the All Saints' Church done
in 1863, a flask for i i* ine a»d u"ater fro»> 1865, and an asper
ges from 1866. The master's initials ov his stamp are engra
ved i» his u>ork, and docu>»entation has been discoveređ
referring to orders and payment for these com»>issions. The
technical execution of the >»eta/u ork in si lver is on a high
/cvel, u >bile the qua/ity of the ar t istic excellence in so»>e

THE LIFE AND CREATIVE OPUS OF JURAJ JULIJE

The author reconstvucts the biography of J u raj J u l i j e
K lović using all the k»oun l i terature available on his l i fe
and ivork ,and evaluates the arlist's opus of miniatures. The
nrtist's place of b i r th i s deal t i v i th as a special proble>n,
as ive/l as the years he uas tvained in Ro>ne, his activiti

in Hungary and his participation in the Battle of Moha čko
Polje (1526). He presents Klović's suffenng in t he t ragic
»sacco di Roma«(1527) and his acceptance into the Scop
petino order in Mantua. An interpretatio>i of the works that
have been preserved follou >s ivith an aff i r»>atii'e evaluation
of the» taster's creati i >e work as a u hole.

KLO VIČ

11'hat /ess.

Stanko Jurdana

Krune Prijatelj

KLOVIČ'S TRACES IN HIS NATIVE REGION

The author presents data on ora/ /egends concerning Klo
iić's native region, the northern Croatian coast, his b>rfh
place, an iss«e the inhabitants of several towns have been
>.fig/>ting~ over for the last hundred years or so (Gri~a >e,
R«denice in the pav>sh of Dr ivenik, Kr ižišće, the hamlet
Ii.'/ar(ći and the toiin of Gobići). Aside fro>n the i»formati ie
o!ervieiv of do»>estic literary sources on J. J. Kloi>ić, th<>

author presents a revieiv of the var ious uays that co»>
»>e>»ovation for this ar t ist has been organized (a monume»t
in Drivenik, street names in Zagreb and Crikvenica, a mo
nu»>ent in Zagreb, a >non»ment in Grižane, meda/s and co»>
»>e»>orative pieces ii'ith the artist's countenance and others.)

A NEW CONTRIBUTION ON BRANISLAV DEŠKOVIČ

While evoking a concise >nemory of Bvanislai Dešković
(1883 — 1937) the great Croatian sc>i/ptov of animalistic»>o
tifs, and sum»>ing up i»terpretations by earlier authors on
the artist's u"ork, this author acquaints us u'ith his interes
ting discovery on th e evident in fh>ence that Pierre-J»les
Mene (1810 — 1879) the French sculpfor had on this Croatian
»taster. Dešković uas undoubtedly inspired in so»>e of his
portrayal of dogs by his knouledge of M čne's a»i»>al figu
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