
Contributi e proposte
I dipint i i nedit i de l Seicento veneziano

A'autore forma una proposta per risolvere i problemi at
tributivi dei dipinti: »Ss. Do>nenice, Biaggio e Appolonia«
in S. Anastasia di Zara (A. Varotari i l Padovanino), »Ado
razione dei Mag(a del Museo Civico di Rovigno (G. B. Biaso
ni), »Giovane donna con la spada«di una collezione privala
di Spalato (T. Tinelli), »R(tratto di damaa del Museo Civico
di Lussinpiccolo (G. Forabosco), »Ritratfo del Capitano«di
una collezione pnvata di Graz (1. Fischer) e» Rit ratto d i
giovane donna» della collezione Kapor d i Curzola (1. Fi
scher).

Dr Grgo Gamulin

Redovni profesor Sveučilišta u
Zagrebu

I zvoran znanstveni rad

la classica e pacata invenzione i l P adovanino r i p rese
fedelmente anche i m od i t i z ianeschi d i d i p ingere e d i
»materializzaree la f o rma. Eppure, non p o tć i gnorare
a lcune fondamentali carat t ter ist iche del suo tempo: i l
ripettere di f is ionomie ideali, ovviamente convenzionali,
i l drapeggiamento manierato. Anche sulla nostra pa la
troviamo la sua t i p ica f i s ionomia f em in i le e »l ' anda
mento maestosoe di cu i p a r l a Pa l lucchini , ma a n che
quella schematizzazione »non pr i va d i un a c e r ta e le 
ganza di r i tmi ».'

C i t r ov iamo v e rosimi lmente n egl i a n n i t re n ta . I l
dipinto zaratino pressupone 1'assoluta matur ity del neo
classicismo di Varotar i con le f igure al lungate, natural
mente, ma col r i tmo pacato, simile alla pala del palazzo
Pisani a Veseziš, in ogni caso prima della barocchizzata
pala đi Vicenza (Chiesa delle Cappuccine, c. 1641). Il
Padovanino ć r i t o rnato da B e rgamo, dove la t esta d i
s. Andrea,(S. Andrea, c. 1631) ricchiama quella di s. Do
menico sulla p a la z a ra t ina.' La f i g ura d i s . B i a ggio
r ammenta quella del vescovo sulla pala f i r mata i n S .
Spirito a H va r ( L esina). I I d i p i nto l esignano, natural
mente, dovrebbe, per la sua composizione alquanto pe

sante appartenere ad un p e r iodo anter iore.' Al cont ra
r io, la p a la d i Z a ra , pe r l a s u a s t r u t t ura sc io lta ed
elegante e la l i nea compositiva eccelle in t u t ta 1'opera
di questo pi t tore.

Il pr imo d i p into d i q u esta co l lanna, st i l ist icamente
ancora c inquecentesca, ć s t a ta p u b b l icata p a recchie
volte; merita dunque una at t r ibuzione defini t iva. Ma i l
vero autore era giš s tato in tu i to da L . Serra ne l 1930.
Dopo la sua fe l ice proposta questa bella pala d 'a l tare
con»Ss. Domenico, Biaggio e Appolonia« (giš, nel Duo
mo, ma oggi ne l la » M ostra permanente d 'arte sacra«,
a Zara) era spesso att r ibu ita a Pa lma i l G i ovane. Chi
scrive aveva in un momento menzionato ipoteticamente
anche il nome di Sante Peranda, con 1'osservazione che
sarebbe oportuno» a spettare e p r o seguire le r i c e rche
neIl'ambito dei contemporanei di Pal>na«.'

Eppure, in questo caso sul d ip into ancora »c lassico'<
e sempre sp iccatamente r i nascimentale non s i t r a t t a
tanto dei modi t a rdomanieristici, ma d i un a cosciente
ripresa della c o mposizione r i nascimentale. S i tr a t ta
evidentemente di una p r ogramata s imulazione t iz iane
sca e di una os tentativa r ip resa della equi i ibrath cu l
tura del p r imo C inquecento, in q uanto questa poteva
essere rinnovata senza una schematizzazione art i f ic iale.
Invece di cont inuare i l ta rdo Rinascimento, Alessandro
Varotari s i r i vo lse al T iziano giovane, in polemica con
i p i t tor i d e l l e » s ette m aniere« ch e c on t inuavano con
le variazioni ta rdomanieristiche, senza molta imagina
zione, purtroppo, e senza grande coraggio. Inssieme con

' R. Pallucchini, La p i t tura veneziana del Seicento, I, 103,
Venezia, 1981.
' Op. cit. II, figg, 277, 278, 276.
' D. Westpha/, Malo poznata slikarska djela u D a lmaciji,
Zagreb, 1937, fig. 45.

' A. Morassi, nelle schede della Soprintendenza alle belle
arti, Ancona — S. Serra in Bol letino O'Arte, 1930, giugno
(IX n. 12, p. 538) — G. G amulin, Pabirci za >naniriste,
»Peristil«, n. 20, Zagreb, 1977.
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A. Varotari il P adovaninot Ss. Dotnenico, Biaggio e Appo.
lonia — Zadar, Sv. Stošija

b licata la t es i d i l a>urea della A . V . R i ga) b i sognava
continuare le ricerche nelle altre chiese padovane. »L'In
ventario . . . « c i co n dusse alla chiesa della S. Mar ia del
Carmine, dove i p r i m i a g guagli s i p o tevano scorgere
sulla»Traslazione delI ' Immagine della Vergine« (1613),
seguiti dai par t icolari sugl i a l t r i đ ip in t i ; a S . Gaetano,
a S. Clemente, alla Chiesa dei Servi . Piu c onv incenti
pero ci parvero i p a ragoni con gl i angioletti , poi Gesu
bambino e S. Simeone sul grande dipinto della S. Maria
del Carmine: »Vergine che consegna lo scapulare a S.

Ammirando la g rande te l a » L a m i ssione degl i Apo
s toli«a S. Giust ina d i Padova ebbi per la p r ima vo l ta
una vaga impressione che questa»Adorazione dei Magi«
(100x85 cm) del Museo Civico đi Rovigno potesse ap
partenere a G. B. Bi s soni. Sent ivo in q u e s to d i p in to
una veste barocca intessuta su una t r ama ancora ta r
domanieristica. Ma essendo questo pi t tore della cerchia
p adovana, cosi poco n o t o ( r i m asta ancora no n p u b 
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Simeone Stock«. Ma queste teste s i possono scorgere
anche su a l t r i d i p int i d i B i ssoni, sull ' »Assunzione«a
Salboro per esempio.'

Evidentemente, il nostro dip into appart iene a un seri
ore periodo đi questo piccolo pi t tore. I l suo schematis
mo tardomanierista ha g ia assunto » una >nodelazione
pil» n o r b ida e l a rga« (R . Pa l lucchini)', ma a nche una
succosa impastatura barocca. Oltre al fa tto che I"evolu
zione đel suo concit tadino Pietro Damini avra inf luito
sulla modesta parabola di B i ssoni, e đi f f ic i le supporre
che il p i t tore padovano non abbia r issentito i l r i f lesso
delle vicende che si succedevano in quel tempo a Ve

PERISTIL 24/1981.

nezia tanto vicina.

A Tiberio T i ne l l i , q uesto p i t t ore p o co stuđiato, e
percio sempre » p roblematico« non sara f o rse d i f f i c i le
ascrivere la »Giovane donna con la spada» (68 x 51 cm)
d i una collezione privata di Spalato; non soltanto in la
b ase alla s u a » o r namentazione • sul f o ndo v e rde u n
po' dura (che percio non puo esser stata fa t ta đal Fo
rabosco), ma part icolarmente per la » r o tonda« m odela
zione e le semplici curve con cui sono descritte le mani
e il volto della giovane persona, che a stento potrebbe
rappresentare qualche eroina; ma ancora meno una
santa. 8 ca ra t ter ist ica I ' immobi l i ta de l la f i gura nono
stante la mano che sembra indicare qualche cosa.

Dopo il gia sorpassato piccolo studio d i Andrea Mo
schetti del 1938, che aveva r iassunto lo stato della cri
tica dopo le ascrizioni đi Fogolari, Modigliani e August
Meyer, poche cose successero nel catalogo di questo
maestro, ovvero pochi cont r ibut i s i a f f e rmarono asso
l utamente s icuri . N e mmeno q uesto n o s tro n o n p u o
essere considerato come tale; I 'ascrizione e fondata su
pochi e lementi e s u un mol t o g e nera le » sent imento
d elIo st i le«. Non s i tra t t a so l tanto de lla mano e đ e l
broccato sul grande »Ri t ra tto d i E m i l ia Papafava Bor
romeo • a Padova o del »Ri t ra tto de l gent i luomo«, gia
nella collezione Fuller a New Y o rk , a p a r t i colarmente
d i »Lodovico Widmann« d e l la Nat ional Gal lery a L o n
dra; ci sono altr i punt i d 'appoggio sćmpre con un per i
colo del »locus comunis«, per esempio i l d rapeggiamen
to della bianca camicia della donna che r icorda quello
sul »Ritratto d i Lu ig i Mo l in • đelle Gallerie delI'Accade
mia a V enezia; poi >sul »Rit ratto de l I 'uf f iciale Monte
galda •, scoperto da Pallucchini. Ma e meglio per i l mo
mento aspettare i fu tur i s tudi . '

Tiberio Tinell i mor i ne l 1638, r imanendo tu t tavia un
ponte tra le r i t r a t t i s t ica d i Leandro Bassano a quel la

G. B. Bissoni: Traslazione delI' I>nn>agine della Vi>.gin«

G. B. Bissoni: Adornzione dei Magi — Roiigno, M»seo
Civico

— Cam>ine, Padova

' R. Pallucchini, La pittura veneziana đel Seicento, II, 1981,
figg. 210, 211. — Inventario degli oggetti d'arte . . .Provincia
di Padova, 1936, pagg. 47, 153.
' R. Pallucchini, op. cit. I, pagg. 83.
' A. Moschetti, Tree portraits by Tiberio Tinelli, »The Bur
lington Magazine«, Jan-Juny, 1938, .pagg. 64, fig. C. D. — S.
Moschini Marconi, Gallerie delI'Accademia di Venezia, II I ,
1970, fig. 252. — R. Pallucchini, 1981, pagg. 284 — 292.
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Tiberio Tinelli: Giovane donna con la spada, Coll. privata, Tib e rio Tinelli; Giovane donna con la spada — Coll. privata,
S palato Spalato (part.)

seicentesca (R. Pallucchini). Il nostro dip into s' inserisce
bene proprio in questo u l t imo decennio. La d i f ferenza
r iguardo al d ip into d i F o rabosco qui pubbl icato ć evi
dente; essa đetermina anche la d i f ferenza neIl' »esploa
tazione«dei part icolari decorativi, (»quel bel impastar«,

come scriveva i l B o schini) m a a n che de l I 'espressione
dei visi. Forse anche il soggetto, questa ragazza enigma
t ica rappresentata con l a g r a nde spada, s i p o t rebbe
m eglio comprendere con 1 'affermazione che Lanzi c i
trasmise di questo pit tore: »Preziosi pure son Certi suoi
quadri da c amera de l la m i sura de ' r i t r a t t i con sacr i
soggeti e ta lora con favolosi«.'

Ma c'ć ancora un p i t t ore d i q u esto cosl var iabile e
ricco seccolo della p i t t ura veneziana, a cu i p o ssiamo
ascrivere una opera sconosciuta: a G i ro lamo Forabos
co. »La Giovane donna in rossoe (59,5x49,5 cm) era
una volta nella collezione Piperata a Lussinpiccolo. Oggi
si t rova ne l la co l lezione comunale della s tessa c i t ta
dina.

Si tratta dunque d i u n p i t t o re de l la seguente gene
razione: se Tiberio T inell i p rendeva le mosse dalI 'arte
d i Contarin i e L e andro B assano, nonostante i l t a r d o
trasferimento da Padova a Venezia (1654) ha senza dub
bio r issentito gl i i n f l ussi delIo St rozzi (a Venezia dal
1630 al 1644) e un po' piu ta rd i d i Sebastiano Mazzoni,
cosa comprensibile per l a d a ta de l la m o r te (1679). 8
proprio con a lcune f igure della sua piu g r ande opera
e senza dubbio tarda, »Il salvataggio mizacolosoe a Mala
mocco (databile dopo i l 1664) che si piu paragonare i l
nostro r i t ra t to; ci pare che i l tocco del pennello sia qui
p iu sciolto che non su i no t i ir itratt i đegli U f f iz i e non
talmente»sistemato«, come lo ć a V i enna su l đ ip in to
del Kunsthistorisches Museum.'

' C. Donzelli — G. M. Pilo, op. cit., pag. 186.
' G. Piocco, G. Forabosco, ritrattista, »Belvederec 1926, pag.
26. — P. Zarnpetti, Catalogo»La pit tura del Seicento a Ve
nezia«, 1959, figg. 110, 106, 108, 109. — R. Palittcchini, 1981,
particolarmente figg. 554, 559.
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Gerolatno Forabosco: Ri t ratto d i d ama — L t t ssinpiccolo,
Mttseo Ci uico

sibilita un po ' ep idermica«" e possibile spiegare senza
difficolta in base alla t radizione strozziana, forse anche
piu che non in base a quella di T iberio T inel li . E fo rse
superf luo menzionare anche I ' inf lusso Sebastiano Maz
zoni. Un pi t tore di tale abbi l i ta e esperienza non aveva
b isogno d i s t i m ol i » e sterni«. Bastava l a b a s e d e l l a
grande arte di Bernardo Strozzi; c ' č poi 1'immaginazio
ne del pi t tore stesso, immaginazione cui dobbiamo r in
graziare il suo bizzarro contr ibuto a questo secolo pieno
di meraviglie pi t tor iche.

La nostra«Giovane donna in rosso«di Lussinpiccolo,
veramente affascinante per 1'unita pi t tor ica, la capiglia
tura fantasiosa e i begli occhi, grandi e spalancati (not i
g la daIla »Menechina padovana«), si d is t ingue propr io
per questo morbido e l ibero d ip ingere dei r icami; cosa
che potrebbe ind icare u n s e r i ore t e mpo d i n a s c i ta.
Eppure, pare che t r a i l 1 660 a 1670 le vest i r i camate
non sono piu d i m oda (c i d i cono i specialisti) e nem
meno quei f ior i s ' in trecciavano piu nei capellL I l tempo
di nascita del d ip into p i u p r obabile po t rebbe dtmque
essere attorno a l 1660 o un po ' p r i ma. Na turalmente,
piu che non ai r i t ra tt i decorativi, grazie a cui Forabosco
e divenuto famoso, i l nostro r i t ra tto s i avvicina al t i po
di «Putifare«a Rovigo.

Riguardo allo sv i luppo st i l ist ieo delI Nostro, non c 'ć
bisogno di r i corđare i l V e lazquez, presente a Venezia
attorno al 1651. Le sue » f inezze afhoranh da una sen " C. Donzelli — G. M. Pilo, 1967, pagg. 186.
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Isacco Fischer: Ritratto del Capitano — Coll. privata, Graz l sac co F ischer: Rit ratto di g iovane donna — Coll. Kapor,
Cwrzola.

Alla bella serie d i r i t r a t t i d i Is a cco F ischer, che in
questa sede nel 1966. pubbl icć An tonio Fo rniz c redo
che siamo in građo aggiungere il »Ritratto del Capitano«
( 103 x 83 cm) e s i s tente i n una col l ez ione d i Gra z
(Austria).

Non possiamo naturalmente af fermare che s i t r a t ta
proprio di uno d i quei d ip int i spar it i da Fr iul i du rante
la prima guerra mondiale, ma non e forse un puro caso
che il r i t ratto si t rova .in Austr ia. Sono sparit i parecchi
ritratti : uno dal palazzo Att imis-Maniago (Maniago), due
dal palazzo Tull io-Altan (S. Vito al Tagliamento). E poi ,
la fisionomia del nostro capitano r icorda proprio quelle
della casa Tul l io-Altan; par t icolarmente nella caratteri
stica linea del naso incurvato, quasi rot to."

Ma il nostro r i t ra tto d imostra anche al tre somiglian
ze coi ri t ratt i pubbl icati dal Forniz ed ć proprio in base
a tali referenze sti l ist iche che proponiamo quest'ascri

zione al p i t t ore t edesco, conosciuto paradossalmente
f inora soltanto per l e su e opere ne l F r i u l i . I I n o s t ro
capitano ć d i p into n e l la co r razza, un p o d u r a mente,
come usava fare i l p i t t ore I ssaco Fischer, ma con ab
bondanza di r i c ami e d i mer l e t t i đ i p i n t i , »descri t t i«
meglio dire, senza la morbidezza veneziana. Questo me
tallo luccicante possiamo vederlo anche sul »S. Giorgio«
a Porcia. Si dist inguono sul nostro guerr iero la c in tura
sontuosamente r icamata nonchć i m e r l i b i anchi de l Io
sciale. Le dita sono d ist intamente ar t icolate e ar roton
date come sempre sui dip int i ć i questo pi t tore tedesco
-italiano. Si vedano anche la ben nota tenda e la monu
mentale colonna.

Per il »Ri t ratto della giovane donnaa, esistente nella
collezione Kapor a C u rzola (Korčula) non ć p ossibi le
rischiare un'attr ibuzione categorica, proprio per lo stato
deteriorato del d i p in to ; m a a l cune referenze indicano
p roprio a questo p i t tore che lavorava in F r i u l i t r a i l
1650 e il 1674. I r icami, le perle, i caratteristici orecchi
ni, e poi i m e r l i s t r e t tamente appoggiati su l corpo, e
forse anche il d isegno del nasa e degli occhi r icordano
particolarmente i l »Ri t ratto della genti ldonna«nei Mu
seo di Udine. Tutto questo naturalmente non basta per
assicurare la paternith del Nostro. I capell i deliš donna
sono andati i r recuperabilmente perduti, ma r imane ben
conservata una bella parte del decoro vestiario."

" A. Forniz, Il p i t tore Isacco Fischer in Fr iu l i, »Arte Vene
ta«, 1965, pagg. 165, figg. 219 — 226.— A. Rizzi, Mostra della
pittura veneta del Seicento in Friuli, Udine, 1968, figg. 31, 32.
" A. Forniz, 1965, figg. 227.
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