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1. PER ANDREA CELESTI

Q ueste pale d 'al tare ne l Duomo d i L e s ina e l e d u e
allegorie del Museo Civico d i Rov igno certamente non
daranno un apporto impor tante al catalogo di Andrea
Celesti, fecondo pit tore del tardo Seicento. Nel suo opus
poco chiaro e in gran parte inedito forse non v i saran
no piu sorprese nel senso d i » i nnovazioni« q u al i eg l i
ebbe in a b bondanza negl i u l t im i d e cenni de l secolo
XVII . Queste naturalmente non fu rono completamente
illustrate nć studiate, ed ć percio che i l ruolo del Cele
s ti non s p i cco ne l la s t o r ia d e l I 'arte un iversale, e i n
realta nemmeno in quella veneziana. Ed anche nei trat t i
magistrali sulla nascita delI 'arte pi t tor ica del Seicento,
i l ruolo de l Celesti e d a to pe r s o mmi c ap i p e rchć e
certo che la sua lumin ist ica disgregazione della forma
e la br i l lante appl icazione del colore nelle opere tarde
(»outre a I ' exces«, come dice Cochin) non poterono r i
manere inosservate da Pe l legrini e d a B e n ković.

Sulla costa or ientale delI 'Adriatico gia da t empo m i
sono note nel Duomo d i L es ina due pale d 'al tare (sul
secondo altare delle navate sinistra e destra), ma 1'im
possibilita di po ter i l lustrarle con fo tografie accettabil i
aveva f inora i m p edito l a l o r o p u b b l icazione. Una d i
queste. cioe quella della navata destra sul l 'al tre Pr iu l i
datato 1687., rappresenta la Madonna col Bambino, in ro
sso e blu con San Gaetano tra le nuvole, e in basso San
Girolamo e i l d o natore. In m ezzo, sullo s fondo, ć un
abbozzo sommario d i una c i t tadella con campanil i su l
f ondo gialla.stro. I l t u t t o r i vela i l C e lesti : i c o l o r i , l a
t ipologia de lla V e rg ine e d e i c h e rub ini , l a l u c e c h e
(nonostante il d ip into sia gravemente danneggiato) per
vade sempre ancora lo spazio e le figure. La Vergine ć
un bell'esempio di t ipo mediterraneo infanti le, e il vol to
di San Gaetano contiene la spir i tual ita in tel lettuale de
vota del periodo barocco. La targa a sinistra delI'altare
reca la data 1687.' La pala del I 'altro a l tare ć adeguata
per invenzione, e anche il t ipo d i Madonna ć simile, ma
a destra vi ć p o sta una santa da l m anto r osso-giallo.
San Francesco e Sant 'Antonio (?) sono, naturalmente,

I Andrea Ceiesti, MADONNA COL BAMBINO, I SANTI E
IL DONATORE — Lesina, Duo>no

i n color i cupi . L ' incarnato della Madonna e de l B am
bino sono rosei, e i l c ielo aperto ć gial lastro. La targa
a muro accanto a l l 'a l tare reca a l t resi la data 1687.'

E ' chiaro che per ent rambi i d i p i nt i d i L es ina corr i
sponde come data di fat tura i l p r imo per iodo veneziano

' Lo scritto s i r i f er isce a un i n tero complesso di a l tare della
donazione del vescovo Girolamo Priuli (1676 — 1693), vedi C. Fis
ković, Hvarska katedrala, Split 1976, p. 63. ' La scritta dice ć trascritta nel C. Fisković, op. cit., p. 64.
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Rotonda di Rovigo del 1681. — La»Temperanza«(50 x 40
cm) đi Rovigno sembra cioć essere il medesimo model
Io che e servito per l a M adonna d i q uesto grande di
p into, con q ue l su o m a nto r o sso chiaro e co n q u e i
capelli biondi, ed anche la »Vani tas« (50 x 42 cm) ć f i
sionomicamente aff ine alla f igura femminile neIl 'angolo
destro; i l r apporto t ra l a veste rosa e i capell i b iondi
con alcune chiazze dorate e rosse da un'impressione
di leggerezza ariosa da pastello,' i l che rappresenta una
situazione pit tor ica uguale a quella dei not i d i p int i del
Celesti, come per esempio la «Scoperta d i Mose«. »ro
sati e azzurri>ti nel f ondo, b ianchi, gial li , do rat i ne l le
stoffe. . . t u t to u>t gioco di spu>nos>ta e di i r r i d iscenze«
(R. Pallucchini).

' Ma 6 chiaro che nemmeno qucsto puo essere un sicuro punto
d'appoggio per l a d a tazione, poichć tal i f i s ionomie neIl'opera
del Celesti r iappaiono anche piu tardi; nella Vi l la Barbini, per
csempio, neIl'ultimo periodo del p i t tore (F. Zava-Boccazzi, Gli
affreschi delI Celesti a V i l l a Đ a rb in i a C asclla d 'Asolo,»Arte
Vcneta«, 1966 fig. 157)

f
i
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1 3 Andrea Celesti, TEMPERANZA — Rotigno, Museo Civico

2 A»area Celesti, MADONNA COL BAMBINO E I S A NTI
— Les>»a, D>>OH>o

4
prima di pa r t i re per B r escia nel 1688, i nel Quarant ia
Civil Vecchia del Palazzo ducale (1681) possiamo trovar
ne chiari punt i d ' appoggio." Per entrambe le a l legorie
del Museo Civico d i R o v igno qu i p u b b l icate, ritengo
altrest che non conviene r i fer i rc i a u n a l t r o p e r iodo,
grazie anche alle congruenze f isionomiche e s t i l i s t iche
d irette con 1' »Allegoria d i G iovanni Giust iniani« n e l la

' C. Do»zet!i — G. šš. Pilo, I p i t t o r i del Seicento veneto, figg.
129, 130.
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4 Andrea Celesti, VAhfITAS — Rovigno, Mnseo Civico 5 Andrea Celesti, IL RITROVAMENTODI MOSE — Reggio
Enlilia, Galleria civica Parrneggiani

Sažetak

NOVI PRIJEDLOZI ZA SEICENTO

Autoru je već godinama bio poznat slikar dviju oltarnih slika
hvarske katedrale, ali nije mogao objaviti ih zbog nedostatka
fotografije. To su slike drugog oltara u lijevoj, kao i u desnoj lađi
(datirane s godinom 1687.) i one bez sumnje pripadaju Andrei
Celestiju, u njegovom mletačkom razdoblju, dakle prije dolaska u
Bresciju 1688. godine. Jednako tako autor uvijek na temelju stil
ske analize pripisuje Celestiju dvije alegorije u rovinjskom mu
zeju Umjerenost« i »Oholost..

Drugom značajnom slikaru mletačkog seicenta, Antoniju Moli
nariju, pisac pripisuje .Smrt Lukrecije iz pr ivatne zbirke u Za
grebu. Oslanjajući se ponajviše intuitivno na neke momente iz
ranog slikareva razdoblja, a ostavljajući problem otvoren dok pro
fil ovog slikara ne bude monografski obrađen. Jednako tako se
autor odvažuje na hipotetičku atribuciju četiriju nestalih slika,
nekada u Sv. Petru«u Splitu. Ta su djela propala u bombardira
noj crkvi, te raspolažemo samo sa slabim fotografijama. Zato
pisac i postavlja ovaj prijedlog hipotetički, očekujući daljnji studij
problema.
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6 Antonio Mol inari, LA M ORTE DI L U CREZIA — C ol l. 7 Anton io Molinari, CRISTO NELL'ORTO — gia a S palato,
privata, Zagabria S. Pietro

2. PER ANTONIO MOLINARI

A questo p i t tore fecondo e t anto i m por tante per i l
periodo a cavallo dei secoli avevo a suo tempo at t r ibu
ito una grande»Adorazione dei Magi«nella chiesa par
rochiale di Perzagno (Bocche di Cattaro), e credo di non
aver sbagliato. Dopo quel l 'opera precoce del Mo l inar i
( intorno a l 1684/85) scoperta a M a k arska da K r u n o
Prijatelj, penso che quel contr ibuto abbia in parte col
m ato quella lacuna che ne l lo sv i luppo de l N o s t ro 
almeno f ino a come starmo ora gl i s tudi — era aperta
t ra la detta opera precoce di Makarska e i not i d i p in t i
agli inizi degli anni novanta. Si tratta di un 'opera relati
vamente»dura«, i l che ind icherebbe alla gib fat t iva in
f luenza delIo Zanchi.' La »Morte d i Lucrezia«della col
lezione privata d i Z agabria e cer tamente piu r ecente:
ce lo testimoniano le pennellate disinvolte con le qual i
sono dipinte le vesti e i l mantello della protagonista, ed
anche i l suo vo l to de ter iorato da u na s mor f ia i n d ica
a una piu ampia l iberth del p i t tore ancora giovane (a
prescindere dal fatto che ci r icorda i l volto delI ' indemo
niata del d ip into d i S . P ietro i n Castel lo, »S. Lorenzo
Giustiniani m e n t re l i b era I ' i ndemoniata«, i n to rno al
1691). Ma tu t ta una serie d i p a r t i d u re , specialmente
sulla faccia del centur ione, non ci permette di spostare
la datazione del tempo d i f a t tura d i questa »stor ia« t i 

' K. Prijatelj, Una grande tela del Molinari a Makarska in Dal
mazia, >Arte Venetaa, 1965, pagg. 163 — 164.— G. Gantnlin, Do
prinos slikarstvu baroka, >Peristila, 18 — 19, Zagabria 1975/76, pag.
54, figg. 4, 5.

8 Antonio Mol inavi, CORONAMENTO Dl SPINE — g ia a
Spalato, S. Pietro
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9 Antonio Molinari, LA CADUTA SOTTO LA CROCE — gia

picamente molinaresca al periodo »p i t tor ico«piu recen
te degli anni novanta, allorchć le suc grandi scene veni
vano ambientate in spazi profondi p roprio mediantc i l
g ioco di l uc i e i g r u pp i ed ep isodi s t ru t tu rat i d i p r o 
posito.'

Ma un contributo m o l to p iu i m p o r tante a l ca talogo
di questo p i t to re » t r ansitor io« e c o m unque d i suguale
(e nel contempo anche una perdita perche si t ra t ta d i
opere andate pcrdute) ć i l c i c lo d i qua t t ro đ ip int i che
s i t rovavano nella ch iesa d i S . P ie tro a S p a lato, che
posso mostrare, pur t roppo, soltanto in f o tografie vec
chie e mal fa t te. Si t ra tta d i ep isođi della Passione del
tepo piu recente, certamente gia del Settecento. »Cris
to nei l 'Orto« ć i l p iu d a n neggiato e f o t ografato peg
gio di tu t t i . L ' invenzione ne e convenzionale, eppoi so
no propenso a i n t r avedere, specialmente nella f i gura
delI'Angelo, 1'intervento di qua!che garzone. I l vo l to d i
Cristo, invece, ć quasi i dent ico a q ue l lo d i » C r i sto e
1'adultera«d i K a ssel. Molto m ig l iore, invece, ć 1'inven
zione nel »Coronamento di spine«con i l corpo di Cr isto
fortemente il luminato: e una modellazione tale la conos
ciamo proprio da p arecchi d ip int i de l Mo l inari . Mera
v igliosamente composta e a nc he » L a c aduta so t to l a
croce«, il che e ancor sempre ravvisabile sul dip into de
teriorato. »II sollevamento della croce«non ć composto
con altrettanta abi l i ta poichć i l corpo d i Cr isto, i l lumi
nato, occupa una gran parte del pr imo p iano; 1'episodio
nel fondo c i r i ve lano questo p i t tore nella non t r oppo
sovente tecnica delI'abbozzo.'

E ' nostro dovere d i p o ter a lmeno per i l N o s t ro f a r
diminuire la perdita da lu i subita causa la nostra incu
ranza, e fors'anche render piu facile il lavoro allo studio
so che vorra, almeno lo spero, in un p r ossimo fu tu ro
occuparsi della sua opera.

a Spalato, S. Pietvo

10 Antonio Molinari. IL SOLLEVAMENTO DELLA CROCE

' C. Donzelli — G. M. Pi lo, 1 p i t tori del Seicento veneto, figg.
316 — 318, Firenze 1967.
' C. Donzelli — G. M. Pi lo, op. cit., f ig. 319. — Le fotografie le
avevo a suo tempo t rovato nella fo toteca delI'Accademia Jugo
slava di Scienze e Belle Arti a Zagabria. Ed esse provengono da
tempi remoti d 'anteguerra, allorchć il mio professore Dr Ar tur
Schneider si era incamminato, insieme a un fotografo, lungo la
costa adriatica, neIl'intento meritevole di fotografare tutt i i m o
numenti s tor ic i de lla Dalmazia. Non a t t r ibuitc e d i menticate,
csse sono rimaste poco note f ino a tu t tora. I d i p int i sono stati
đ istrutti neIl 'ultima guerra come pure l a s tessa chiesa di S .
Pietro.— gia a Spalato, S. Pietvo
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