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TRATTATO

DEL L'ARTE

DE LA PITTVRA ,

DI GIO. PAOLO LOMAZZO

MILANESE PITTORE .

Diuifo in fette libri.

Ne' quali ſi contiene tutta la Theorica, &

la prattica d'eſſa pittura .

CON PRIVILEGIO,
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DON CARLO E MANVELLO,

GRAN DVCA DI SAVOIA

MIO SIGNORE .

SCONO Sereniffimo Signore , queſti miei

libri della Purvra ſotto il glorioſo nome

di V.A.comedi ſingolare, & frà tutti i Pren

cipi di queſta età liberaliſſimo protettore di

tutte l’Arti liberali . Frà le quali non hà dub

bio , che la Pittura , non pur quanto alla Theorica , & con

templatione ,mà anco quanto alla practica , & eſſercita

tione degnillima, non ſia da eſſere annouerata ; ſi come io

in alcun luogo diqueſtilibri à dilungo hò diſcorſo . Maſſi

me eſſendoci ſtatiin diuerſi tempi & Prencipi, & Rè , che

non hanno sdegnato , depofti caluolta gliſcettri , di dar di

piglio al pennello , & con grandiilimodiletto trattare la re

ga, & lo ſtile. Ne ſolamente da queſta cagione , che V.A.

emula in queſta parte ancora, come in tutte l'alore del gran

de Auguſto ,cotanto ami, & pregi tutte l’Arti liberali,& in

particolare ſi compiaccia, altamente diqueſta iſteſſa della

Pictura , ſon io ſtato indotto à conſacrarle queſti libri ; mà

inſieme dal conſiderar frà me ſteſſo, quanto marauiglioſa

mente ſiacompoſto , & ornato l'animodi V.A.ditutte quel

le parti , di cuiappunto queſt'arte nobiliſſima ſi compone ;

& di cuined'altro in ſomma in tutte queſte carte ſi tratta ,

& ſi ragiona; le quali ſono Moto,che chiamo anco Decoro,

Colore,Lume,Proſpettiua ,& Proportione. Imperoche fi

vedono in V.A. con i tuporealtiſſimo d'ogn’uno, i motiin

queſta eracoſi lubrica della giouanezza , & in tante delitie ,

& tantiagi d'vn'ampliffimo ſtaco ,regolati ſempre dalla ra

gione , & continuamente indirizzati, comead última meta
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de'ſuoi reali penſieri, al ben publico , & alla ſalute de

popoli, da la divina potenza commcſi alla cura , & algo

uerno fuo :ondenelegue che ella in tutte l'opcrationifue

opeia ſempre con tanto riguardo a'ogni circonſtanza , &

di luogo, & ditempo ,& diperſona :che è quel decoro , il

quale ſopra tutte le coſe, quaſi fregio celeſte adorna l'ope

fationihumane :Scuopronhi in V. A. varij , & ſplendiffimi

coloridi virtù heroiche : Spargono eternolumeiſuoi rarif

Simiportamenti. Acuriſſima è la proſpettiua della ſua pro

i uidenza ; la quale con ſi retre lincemirando le trè parti del

témpo , produce cffetti marauiglioſi. Et da tutte queſte

coſe riſulta in V. A. vna armonia eguale di proportione

à quella che de'cieli vdiua il grande Africano appreſſo

Cicerone;anzi fuperiore in guila , ch'ella può veramente

chiamarfi armonia procedente dal proprio fiato de lo ſpi

rito ſanto . Mà troppo picciolo ſenza dubbio è il mio do

no à Prencipe cofi grande . Con tutto ciò , perche egli

viene da perſona, che dar non le può coſa maggiore, &

naſce da vn ardentiffimo deſiderio d'honorar V. Altezza

quanto ella merita ; ſpero che ella non pur non debbia

ſprezzarlo , mà ſia per compiacerfene grandemente ; ad

imitation di Dio benedetto , ilqual gradiſce le picciole

offerte per la deuotion grande di chi con effe intcnde di

honorarlo. La fupplico adunquehumilmente à degnarfi

di riceuerlo gratamente : & deliderandole continoua pro

fperità, & eſaltatione, con ogniſommiſſione, & riueren

za le bacio le fereniflime mani. Da Milano à 23. di Gill

gno l'Anno M. D. LXXXIIII.

Di V.Altezza

Humiliſs. feruo

Gio. Paolo Lomazzo .

Dilecto



Dilecto filio lo. Paulo Lomatio Mediolanenſi .

GREGORIVS PAPA XIII.

D

E

ILECTE fili ſalutem , & uspoftolicam Benedictionem .

Exponinobis nuper fecifti, quòdcùm tuis vigilýs , de la

bare ad communem multorum vtilitatem opus , quodde

Pictura inſcribitur,in quo Theorica , & praxispicture continetur

compofueris, et eo, iamà dile&tis filis fratreIulio Ferrario Cremonen .

sunc Mediolani Inquifitore, necnon d Vicariodele & tifili nostri Caroli

situlifancta Praxedispresbiteri Cardinalis Borromei nuncupati , cx

difpenfasione Apoftolica ecclefia Mediolanen. Præfulis in ſpiritualibus

generali examinato , & approbato, illud typis mandare intendas:

Verearis autem , nèpoftquam inlucem prodieris,apluribus te infcio,

irrequiſito imprimatur,da impreffum vendatur,quodin non modică

damnum tuum , da detrimentum vergeret,nobis humiliter fupplicari

fecifti, quatenus tibi de opportuno rimedio fuccurreredebenignitate

Apoftolica dignaremur. Nos igiturtue indemnitati in premißisopor

tune fuccurrere, reg ; in aliqua vigiliarum tuarum parte compenſare,

ac ſpecialis gratiefauoreproſequivolentes , iuis inhac partesupplica

tionibus inclinati', trbi quòd infra decennium àdoraprafentium com .

putan. prafatum opus à quoq; abfq; tuo conſenſu imprimi, aui vendi

feu venale teneri, vel proponi præterquam ab ijs , quibus adedetiam

licentia in fcriprisdata commiſeris vllo modopoßit, Apoftolica aucto

ritare tenore prafentium concedimus,& indulgemus. Inhibentespro

prerea omnibus,et ſingulis librorü imprefforibus,et bibliopolis in terris

Jadi Apoctolica mediare , velimmediateſubiectis tam intra , quàm

extra Italiam exiftentibus,fubexcommunicationis lata ſensentie, bo

ducentorum ducatorum auri de camera provna videlicet Camera ,

altera medietatibustibi applican. & per contrauenientes abſq; aliqua

declaratione iudiciaria,ani decreto ipſo factototies quoties contrauen.

tumfuerit incurren. & irremiſsibiliserexigen, ac librorum huiufmodi

ammißionispenis, ne intra huiuſmodidecennium opusprefatum,ſem

eius aliquid abſq;tua expreſſa licentia imprimere, jen alijs præterquă

sibe few co, veleis,cui, velquibus idem opus imprimendum dederis ,
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aut commiferis impreſſum vindere ,ſeu venale senere, vel proponere,

aut aliàs habere audeant velpræfumani : ac mandantes uniuerſis ve

nerabilibus fratribusArchiepiſcopis, Epifcopiseorumq;Vicarý s,fers

officialıbus in ſpiritualibusgeneralibus, ac in ftatu eccleſiaſtico legatis,

Vicelegatis, Gubernatoribus, Iudicibus, poteſtatibus , Baricellis,cale

riſq ; alijs, adquos id quomodolibetſpectar, &pertines, ac quosiis, de

quando pro parte tua fuerint requifis,feu eorum aliquis fuerit requilin

tus,vi sibi in præmißis efficacisdeffenfionispræfidio aſistentesprefer

ta adomnem suam etiam fimplicem requifitionem contra inobedien:

ses , & rebelles quofcunq; etiam per cenfuras ecclefiafticas , aliaq; oppor

tuna iuris, & fatti remedia anctoritate nostra exequantur, obſer.

warifaciant. Inuocato etiam adhocfi opus fuerit brachy ſecularis4x

xilio. Non obftantibus conftitutionibus,& ordinationibus Apostolicis,

acfatutis,co confuetudimbusetiamiuramento confirmationeApoſt

lica , uel quauis firmitate aliaroboratis,priuilegys quoqz indultis.com

literis Apoſtolicis fub quibufcunq; tenoribus, á formiseriam motu

proprio,& ex certa fcientia,de deApostolica potestatisplenitudine,co

concißoriatuser, ac alias in contrarinm quomodolibet conceſsis. Qui

bus omnibus etiam fide illis fpecialis fpecifica , expreffa mentioha

benda foret, illis aliàs in fuoroborepermanfuris, hac vice dumtaxat

fpecialiter, & expreffe derogamus, caterisq; contraris quibufcunq;.

Dal.Roma apudſanctum Petrum ſubannulo pifcatoris.die 28. Janua

Tý 1584. Pontificasus.NoftriAnno duodecima.

CA.Saulius

DON

.
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ON SANCHIO de Gheuara , & Padiglia Ca

ſtellano di Milano , del Conſiglio ſecreto di Sua

Maeſtà Gouernator di queſto Stato , & fuo Capitan

generale in Italia & c . Hauendoci eſpoſto Gio. Paolo Lomaz

zo , checon molta fatica & ſpeſa ſua hà compilato yn trattato

dell'arte della Pittura , & perche non gli pare conueniente,

che doppò affaticatoſi altri ne prendano & l'honorè & l'vtile

inſieme, ci hà ſupplicato che vogliamo 'concederli Priuile

gio , di maniera ,che niuno altro ſaluo che eſſo poſſa far ftam

pare , ne vendere, ne far vendere da altri la dettaopera

Noi defideroſi di aiutare , & fauorire tutti ivirtuoli , & par

cicolarmente quelli che Gi affacticano per benefitio publico ;

ce ne ſiamo contentati nel modo infrafcritto , Però con la

preſente in virtù dell'autorità che habbiamo,concediamo

amplo Priuilegio,fi cheperſona di qualluoglia conditione,

ſtato, & preheminenza eccetto il detto Gio . Paolo Lomazzo,

ò ſuoi ſucceſſori , ò chi hauerà cauſa da lui , poffa per anni

quindeciprosfimiàvenire ſtampare, ne far ſtampare,ne ftam

pati vendere,ne far vendere tal trattato , ſotto la penadiper

dere tutte le opere , cheſe gli trouarà , & di ſcudi cinquanta

per ogni contrafaciente , & per ogni volta da applicarſi per

terzo à la Regia Camera ,all'accuſatore ,&al ſupplicante , &

commandiamo ad ogni uno a chiſpecta , & ſpettarà , che oſa

ſeruino & facciano oſſeruare la preſente valitura per detto

tempo . Dat. in Milano ſotto fede di noſtra mano , & del no

Itro ſigillo à ij.diOttobreM. D. LXXXII.

Don Sancho de Gebara y Padiglia.

Vidit Filiodonus.

Montius :

t 4 Del
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,02

DEL S. GIVLIANO GOSELINI.

A

GOVAGLIO'si coſtuil'alma Natura ,

Tanta daua à i colori,eforma, evita ;

Chella dalſuopennelvinta , chernita

Gli occhi a luitolfe. ah troppo rea ventura .

Màcon la vista internahà la Pittura ,

In cosichiara jevera historia ordita ;

Chellan' è in pregio alfai maggior ſalita ,

Et eilarolta luce homainon cura .

Da i cieli , e da le stelle ilmoto ,e'ilumi,

Eda laprima Idea traggeleforme

Deldiſegnar, delcolorireà Arte.

Ecomeorboci deſcenda ,eperquali orme

Dal'Empirco agliAbißi egli altriallumi,

Lettor gui imparain dotte , illuftri carte .

Deb }



Del S. Gherardo Borgogni.

TVgià con l'opretue diuinee belle ,

A'i legni dando vira ; & à icolori,

T'alzaſti glorioſo à fommi honori ,

Pergic dipar con Zeuſi , ccon Apelle .

Hor perch'ogn'un di tè , canci efauelle ,

In viuecarte ſcopri almi teſori;

E fida ſcorta a più degni Pittori ,

Vai co'l cuo nomcin queſte parti, c'n quelle .

Sedoppia lode à gemino valore

Si dee faggio Pitor; chifia ch'arriui

De ruoigran merti al ſegno alto , eſublime?

Tù'l pennelco’più rari adopri , e viui

Ne l'opra tua ; nc'l variar de l'hore

Torrà deltuo valor le glorie primc .

DelSig. Gio. Filippo Gherardini.

E I vide , e pinſe : e di pennello mai

Opre non hebbealcuna età più rare .

Cicco poi ſcriſſe la pregiate , e care

Carte, che ſperar più non lice homai .

La man diedeallor vita à pietre, à legni ;

E fè vincer a l'arte la natura :

Stupiſce hor qui qualunquevi pon

Quanto altamente ciò ſuo ſtile inſegni.

Mà permolto , che altrui gran delio punga, 1 :: 24

Temo non fia , che a coral meta aggiunga , u

Senon chi vide allora, c pinle ſeco ,

Echi ſecohor contempla , eſcriuc cicco .

cura ,
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Del Signor Lodouico Gandini .
1

All' Aurtore .
l

14

Mà dicaſi puis

A Pittura , ch ' ognihuom tanto dilesta ,

Poeſia muta è detta :

ella

Poeſia , che favella ;

Poiche dentr' al tuo stil intra fi ſcerne i .. !

Si ben 'adorna di parole eterne .

nu )

1

isti

voie

1

1907

slispring

Delmedeſimo
.

isiogii

iļjeve

E Loquente pittura

Chiamiam la Poeſia.
siit

Faconda Paefia

Diciam , ch'è la pitføra :

Pittura dunque,& poefia son papier I'D GES

ма quanto più ſon pari

S'à queſta diè con le tue carréluce's rolovculuce solventioso

Homero ſenza luci ;

E ru priup di luci Dars 1.010).OLI

A questa dai con la sua penna Luce ?

is: Cenyi

Delmedeſimo ...dit :3790

7 , 91:21:24

Pirrori hauean luci ;

Mànon pingean con luce : : 6 ", " isorer

Hor non ſolo hauran lucis i B.:i.!sp ?! 10 : 93700m2

Mà pingeran con luce..?!!? 16.9 20.soins()

Chi porge lor la luce ? :12 Lens na , o 51/

L'opra lucente tua, privo di luci : DL1010... I

Altißimo Pittor colmo di luce " , ... :9,610118 shiv scati0.22

22suisdagurinos oro uos

Bernardini
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Bernardini.Bäldinis, in librum Io. Pauli

2013rLomátijpictoris cæci: damage

Qui

Vis mundipariestam dočte'pinxit ? an Argus ?

Non ; carer hic oculis; centeno lumine vidit

Argus Tireſiasne magus , qui luminisexpers,

EM ſpeculatus ; homò que nullus calluit ?'immo

Alter Tireftas inſignis , nominePaulus:

Prerer T'ireſiam quis enim perſpexit acutus ,

Codice que Paulus cam ſcireprodidit aureo ?

3.9 Vi120 " ;

In librumloannis Pauli Homacij

Sigiſmundus Folianus .

,

Caleftefq; domos reddere peniculo,;

Hiſtoricus monſtrat liber,hic Pictoris Homari,

Lumine qui captusmente vidie fuperos :

Vi , nifi perstrictis oculisamuſteriaPaulus

In celumrapius, diſcere non potuil ;

Sic ſuperüm ſedes tantùm quomente videret

Alter hic , eſt menti lux dara, dempia oculis .

le



In commendationem operis Io. Paul Loniacij,

Carmen Guglielmi Huijſmanni Anuierpienſis .

Vicquidspelea quondam fuitarte retrufum ,

,

Preclaros potuit quod laruijſe viros :

Quicquidartificipenicillopinxit Apelles,

Quodzaluit nemo, dexteritate pari :

Hoc vigili studioſepsena voluminapandunt ,

Nominis aufpicio Carole celfe sui.

Continetvndofum mare nil , nilterra,polusq;

Quodtegie obliquis axis vierq; rotis,

Quod non egregio conatuexpreßit advnguem ,

Naturam artificiconcomitantemanu .

Occulra racito nil menshumana receſſu ,

Cuius non quædam feminavulius haber.

Cedite Romanipičtores,cedite Græci ,

Multiplicigratum nomine prodir opus.

Sedquo Paule modo , qua re celebrabocamana ?

Obftuper in dores noftra shalia suas.

Lyncea se fecitnatura, ſed horridus orbum

Cafus, natura hand, haud ribicaſus obest.

Lumine qua lynceus quondam penetrauit acuto ,

Ingenijſuperaslumine Paule boni.

Tauola



TAVOLA DEI CAPITOLI DEL

PRIMO LIBRO ,

DI

à car. 43

à car . 45

à car. 54.

E la definitione de la pittara . Cap. primo . à car.19.

De la diviſione de la pittura , cap. 1 1. à car.28 .

Della virtù & lode della proportione Cap. III. ' à'car. 3 2 .

Della necellirà & diffinitione della proportione,Cap. III. à car.34.

Deimembrieſteriori del corpo humano , Cap. V. à car.3 G.

Della proportione del corpo humano di diece faccie in longhezza, &

larghezza , Cap. V. . à car.40.

Della proportione
ſuelta del corpo virile di diece faccie, Cap. VI.

Della proportione
ſtravagante

didiece teſte , Cap. VII.

Della proportione
del corpo giouanedı noue telte, Cap. VIII.à C.47.

Della proportione
del corpo virile di otto teſte , Cap. IX . a car. so.

Della proportione
del corpo virile di fette teſte ,Cap.X. à car. 52.

Della proportione
della femina di diece faccie, Cap. XI.

Proportione
della feinina di diece teſte , Cap. XII. à car. 56 .

Della proportionedella femina di noue faccie, Cap. XII . a car.58.

Della proportione della femina di noué teſte , Cap. XIII. à car, 6o

Della proportione della femina di ſette tefte , Cap,Xy. à car. 61 .

Della proportione del fanciullo di lei tefte , Cap.XVI. á car.63 .

Della proportione
del fanciullo di cinque tefte ,Cap.XVII. à car.64.

Della proportione
del fanciullo di quattro tefte,Cap. XVIII. car.66 .

De i particolari membri eſteriori del cauallo & nomi loro , Capit.

XI X. à car . 68

Della proportione del cauallo dinanzi & di dietro ,Cap.XX à car :71

Delle miſure del cauallo da membro à membro,Cap.XXI. à car.7 3

Della proportione de gl'ordini dell'architettura in generale ,Capit.

XXII.

Della proportione dell'ordine Toſcano , Cap. XXIII.

Della proportione del ordine Dorico ,Cap. XXIIII . à car.30,

Della proportione dell'ordine lonico , Cap. XXVII.

Della
proportione dell'ordine Corinthio , Cap.XXV . , à car.86

Della proportione dell'ordine Compoſito,Cap.XXVI. à car.89.

Della proportione de gl’intercolonni, & delle colonne ſecondo elí,

& lorominuitioni, & de gl'alpetti , Cap.XXVH.In à car.91 ,

Come ancora miſure naui, tempi , edificiſ , & l'altre coſe ſono tratie

dal corpo hnmano , Cap. XXVIIL

D'onde

à car.74

à car.79.

á car.8 3 .

à car.94
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D'onde naſcono tutte le proportioni, Cap. XXIX.
car.99.

Della forzadella proportione
, & comeper ella le grandezze dei co

lolli ſi poſſano introdurre
, Cap. XXX.

à car . 101 ,

TAVOLA DEL SECONDO LIBRO .

Ella forza, & efficacia de imoti . Cap. primo. à car. 1os

Della neceffità del moto , Cap. II. à car. 108.

Delle pallioni dell'animo,& loro origine, & differéza,cap.III.) C.113

Comeilcorpo fi muta per le paſſioni de l'animo,Cap.IIII. à car. 114.

In quali corpi habbiano più forza le pallioni dell'animo, Capit. V.

à çar. 11s .

Come il corpo ancora ſi muta p modo d'imitationi
,Cap.VI. & c.118.

Dei moti dei ſerre Gouernatori
delmondo,Cap.VII. à car . I 20.

Come tutti i moti poſſono per accidente venire in ciaſcuno benche

diuerſamente
, Cap. VIII. à car. 125.

Dei mori della melancolia, timidità,malignitá,auaritia,tardità,inui

dia, rozzezza, & antiera , Cap.IX. à car. 1 28.

De i moti della fortezza, fedeltà , giuſtitia,diuotione, macſtà , & con

Itanza , Cap. X.
à canı 1 31 .

Dei moti dell'audacia, robuſtezza, ferocità,orrore, furia ,ira, crudel

tà, impeto, rabbia,aſprezza, terribilità, oſtinatione,ſdegno,impie

tà ,ingiuria,odio,ſuperbia,vanità,& ardire , Cap. Xl. à car.134.

Dei mori dell'honore,commandamento,nobiltà,magnaminità,libc

ralità,eccellenza,benignità ,diſcretione, allegrezza, & pietà,Capit.

XIL à car. 141

Dei moti della vaghezza,gratia,venuſta,leggiadria, gentilezza ,corte

fia,luſinghe,blanditie,adulatione, amoreuolezza, abbracciamen

to ,baſcio, laſciuia ,diſoneſta, feſta,pompa, canto ,ballo, giuoco,alle

grezza,tranquilita ,dilerro,ſolazzo , & dolcezza,Cap.XIII à C. 145.

Dei moti della prudenza,aſturia,malitia ,accorgimento, gherminel

la, furto ,honeſtà ,modeftia, quicte ,& eſſercitio ,Cap.Xlill. c.146.

Dei moti della credulità,paura,humiltà, volubilità,ſeruitù ,riueren

: za,vergogna,mifericordia , & fimplicità , Cap.XV. à car. 160.

Deimoti del dolore,merauiglia,morte, pazzia,infingardagine,diſpe

ratione, moleſtia capriccio , pariéza,& epilepſia,Cap.XVI.à C.165.

Di diuerfi alori mori molto neceſſari, Cap. XVII . à car. 171.

Dell'amicitia, & inimicitia dei moti , & loro accoppiamenti , Capit.

XVIII. à car.169.

D'alcuni moti de icaualli, Cap.XIX.
à car.171 .

Dei



DEI CAPITOLi.

De i moti de glanimali in generale,cap.XX.
à car. 177 .

Deimoti deicapelli , cap. XXI.

à car. 18o.

Dei mori di tutte le forti di panni, cap. XXII.
à car.182.

Deimou de gl'arbori, & di tutto ciò che ſi muoue, ca.XXII. C.184

TAVOLA DEL TERZO LIBRO .

cap. III,

Ella virtù del colore , Cap.primo.
à car . I 87.

Della neceſſità del colorire, Cap.II.
à car.189 .

Che coſa ſia colorc, c le ſue fpecic , cd'ondefi cagionino i colori .

. à car.igo .

Qyali Gano le materie nelle quali li trovano i colori,cap.IIII., c.191

Quali colori à ciaſcuna ſpecie di dipingere ſi confacciano,capit. V.

à car.192 .

Delle amicitie ,& inimicitie de i colori naturali,cap. VI. à car.193.

Qual colori & mifchie faccia l'un colore có l'altro ,cap.VII à C.194.

Della conuenienza che hanno fra loro i colori chiari , & oſcuri ,

à car.196 .

Dei colori traſparenti, & come Giadoprano,cap. IX .
à car.1972

Dell'ordine che ſi tiene in fare i cangianti , cap.X. à car . i 98.

De gl'effetti che cauſano i colori,cap. XI.
à car.201 .

Del colornero , cap. XII- ! à car , 202 .

Del color bianco, cap. XIII.

Del color roſſo ,cap. XIIII. à car. 205 .

Del color pauonazzo , cap. XV . à car.206 .

Del color giallo , cap. XVI.

Del color verde , cap. XVII.

Del color corchino , cap .XVIIL à car.208.

D'alcuni altri colori , cap. XIX .

çap . VIII.

à car.203 .

car. 207.

à car.207

à car.209 .

TAVOLA DEL QUARTO LIBRO.

D

Ella virtù del lume , Cap.primo .

Della neceſſità del lume,cap.Il... :

Che coſa sia lume , cap. III.

Diuifione del lume,cap.lll.

Del lume primario , cap. V.

Del ſecondo lume primario , cap. VI.

Del terzo lumeprimario, cap. VII.

Del lumeſecondario , cap . VIII .

à car.211.

à
car.213 .

à
car.214

à car.217

à car.218 .

à car.218 .

à car . 220.

à car.222 .

Del
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a car . 2 22 .

Del lumediretto , cap . IX .: à car.222 :

Del lume rifleſſo , cap . X

Del lume rifratto , cap. XI. à car.223 .

In che modo tutti icorpi riceuano lame , ò poco o aſſai , cap. XII.

à car . 223,

De gl'effetti che partoriſce
il lume nei corpiin generale ,cap. XIII.

à car. 226.

De gl'effetti che partoriſce il lume neicorpi terrei , ca . XIIII. , c.226.

De gl'effetti che partoriſcc il lume ne'corpi aquei,cap.XV. c.229.

Degl'effetti che partoriſce il lume ne i corpi aerei ,cap.XVI. c.231.

De gl'effetti che partoriſce il lume nei corpi ignei,cap.XVII. C.232

De gl'effetti che fa il lume nei colori, cap.XVIII. à cars 33

De gl' effetti che fa il lume in qualunque ſuperficie, ca.Xix.à c.235 .

Qualmente i corpi vogliono haueré ſe non yn lume principale à gl .

alori, cap. XX . à car. 937 .

Come lidiano ilumià i corpi , cap. XXI. à car.238.

Della ſciografica .cap. XXII. à car. 242 .

Delle ombre de corpi ſecondo la veduta anottica,ca.XXIII. & c.242 .

Delle ombre de i.corpi ſecondo la vedura ottica ,cap.XXIIII.a C. 2 43

Delle ombre de i corpi,ſecodo la veduta catottica ,cap.XXV. c.244

.

TAVOLA DEL QVINTO LIBRO .

PR

Roemio , Cap. primo. à car.145.

Della virtù della proſpettiua , Cap.II.
à car.251.

Definitione della proſpectiua,cap. III .
à car.254•

Della ragione del vedere in generale , cap . IIII .
à car.236 .

Della ragione del vedere in particolare,cap.V.
à car.2 57 .

De i raggidel vedere , cap. V I.
à car.2:59:

à car.261.

Dell'occhio iſtromento del vedere iraggi, cap. VII .

Dellediſtanze , cap.VIII. .
à car.263 .

Dell'oggetto , cap. 1X .
à car.267.

Della Anottica prima viſta ouerlinea rcale,& ſoprana, ca.X.à c.268.

Della ottica ſeconda viſta ouer linda reale , & media recta , cap. X 1.

à car. 268 .

Della catottica terza vita ouer linea reale baſſa, cap.XII . à car.269.

Della prima viſta mencita ſuprema perpendicolare,ca,XIII.à ci 269.'

Della ſeconda viſta mentita obliqua , cap. XIII. à car. 270.1

Della terza vitta mentita laperiore, cap. XV. à car.271. !

Della quarta viſta mentita mezana, cap.XVI. - .

à car.271

Della

4



DE I CAPITOLI .

Della quinta viſta mentita inferio re , Cap.XVII.
à car.272.

Della feſta viſta mentira profonda,ouero intcáte,cap.XVIII.a C.272 .

Delle fleſſioni,cap.XIX . 1. ' ;
à car.273 .

Delle leuationi de i corpi ſopra la linea piana,cap.XX. à car.274.

Della proſpettiua
in generale ſecondo Bramantino

pittore, proſpetti-.

uo, & architetto , cap. XXI..
à car . 274.

Prima proſpettiua
di Bramantino

, cap . XXII.
à car. 27 s.

Secondo modo di proſpectiua di Bramantino ,cap.XXIII. à car.276.

Terzo modo di proſpettiua di Bramantino , cap.XXIIII. à car.276.

TAVOLA DEL SESTO LIBRO .

Ella virtù della prattica , Cap. primo.
à car.279.

D Della neceſſità della prattica,.cap. II. à car.280.

Regole della proportione circa al corpo humano,cap. III. à car.285.

à car.292 .
Regole delmoto del corpo humano , cap. IIII.

à car.296 .Regole de i moti del cauallo , cap. V.

Della regola del colore, cap:
VI . à car.299 .

Come li compartano i colori nelle hiſtorie, cap.VII. à car . 306

A quali fortidi genci conuengano particolarmente
i colori,cap.VIII.,

à car . 309.

Dei colori dei quattro humori, & comedi loro ſi compongano
le

• carni nel corpo humano di qualunque ſorte,cap.IX. à car.310 .

Come l'ombre debbaño ſeguire il colore delle carni,cap.X. c. 311 .

Come li cópongano le carni,ſecodo i moti de i corpi,ca.XI.à C.312 .

Delle regole del lume, cap. XII. . à car.314 .

Regole della proſpectiua , cap.XIII.
à car.315.

Strada di moſtrare le proportioninaturali , ſecondo il veder della

occhio , cap. Xin .
à car.3172

La ragione del celaro ſopradetto , cap .XV.
à car.321 .

Proportioni
geometriche

da trasferire alla viſta cap. XVI.à car.324.

De l'arte del fare le figure di tutto , & di mezzo rilieuo , cap . XVII.

à car. 328 .

Della via ditirari coloffi alla viſta, e tutte le altre proportioni , cap.

XVIII. à car.331.

Modi di fare la proſpettiua inucrfa che paia vera , eſſendo veduta per

1.un ſolo forame, cap. XIX. à car.335 .

Di alcune regole vniuerſali della pittura , cap. X X. à car.336.

Quali pitture vadano collocate ne i ſepolcri, cimiteri , chieſe ſortera,

ncc, & altriluochimelancolici, efunebri, cap.XXI. à car.338.

tit Quali



TAVOLA :

DO !!

Qual pitture fi richieggano nc'templi chiari , concitori, & ne'luo.

chi priuilegiati ,& didignità, cap.XXU.
à car . 340.

Quali pitture vadano poſte in luochi di fuoco , & patiboli , cap.

XXIII. à car. 342 .

Quali pitture ſiano proportionate
à palazzi reali,caſe di prencipi

,&

altri luochi ſolati , cap.XXIIII. à car.343 •

Quali pitture vadano dipinte intorno à fonti, ne giardini, nelle ca

mere & altri luochi diletteuoli , & ne gl'iſtromenti muſicali, cap .

XXV.
à car.344:

Quali pitture conuengano
alle ſcole, ginnaſi,e quali conuengano

ad

hofterie & luochi limili , cap .XXVIA Nr.: à car.348.

Quali pitture ſi confacciano nelle facciate, cap .XXVII. d car.350.

Compolitioni delle guerre, ebattaglie , cap. XXVIII... ! car.3'51.

Compoſitioni delle battaglie nauali , cap. XXIX. à car.3 54.

Compoſitioni
di rapimenti , cap . XXX . à car.355.

Compoſizioni di Amori diuerfi , cap.XXXI.
à car.356 .

Compoſitionedell'allegrezze & riſ . cap. XXXII.
à car. 339.

Compofitione
di conuiti , cap.XXXIII. à car.361.

CompofitionediMeſtuia,cap.XXXIIII.
à car.362.

Compoſitione della Honeſtà ne ' Tempi.cap.XXXV
. ià car.364..

Compoſitioni d'aſsalti. cap . XXXVI. à car.367

Compoſitioni di ſpauenti, cap.XXXVI.1 .
car.371.1

Compofitioni di naufragi, dimare.cap.XXXVIII. '» à car.374.

Compoſitione delle marauiglie, cap. XXXIX . à car.379.

Compoſitione dei giuochi, cap XL. 10 à car 378.

Compoſitione de i facrifici, cap. XLI.
à car.384.

Compofitione dei trionfi cap. XLII. à car.393

Compoſiuone
dei Trofei, cap .XLIII.;

1. d car.399

à car.403
Compoſitione de

gl'Edifici in generale,cap. XLLVII.

Compoſitione de gl'Edifici in particolare, cap.XLV. à car.466

à car.413Compoſitione
dei Termini, cap. XLVI.

à car.417
Compoſitione

dei fregi,cap.XLVII. ;

. ; d car-4221
Compoſizione delle grottelche, cap. XLVIII.

Compoſitionedilucerne, candelieri , fontane , epitafi, ornainenti

di Itilobare , colonne , vaſi , interualli , figure , fogliami , quadra

ture ,molri, animali , & iſteomenti, cap. XLIX. ' , à car.426.

à car.430Compofione
di ritrarre al naturale. cap. L.

Compofitione
dei ritrati naturali per arre, cap. Ll. à car.4381

Compoſitione
dei membri del corpo humano, cap . LII. car. 44+

Compofitione
de i geſti, & arti dellemembra nel corpo humano .

Сар.
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cap. LIII.

cap. L V.

à car.464

Compoſitione
delle figure fra di loro , cap. LIIII . à car.449

Compofitione
dei colori, & coſtumi deipopoli,e paeſi del mondo.

à car.452 .

Compoſitione
dei panni, & delle pieghe, cap. L V I. a car.454 .

Compofitioni
de gl’animali , cap .LVII.

à car.357

Compoſitione
de icolori , cap. LVIII. à car. 463 .

Compoſitione dei colori delle pietre precioſe, cap. Li X. à car.466.

Compofitioni di vari iftiomenti , cap . LX.
à car.469.

Compofitioni del pingere , & fare i paeſi diuerſi, cap.LXI.à car.47 3 .

Cópolitione della purità & fincerità de i fanciulli , cap.62.à car . 475

Coin poſitionedi ghirlande , arbori , herbe ,frutti, fiori, & metalli.

cap . LXII . à car.477 .

Compofitione delleforme nella idea,cap.LXIIII. à car.481 .

Di varij affetti humani , cap. LXV.
à car.486.

TAVOLA DEL SETTIMO LIBRO.

Dla virtù ,& neceflità della Hiftoria, o forma che vogliam dire

à car . 527

Della forma di Dio Padre Figliuolo ,& Spirito ſanto.cap.II.a
car.528

Della formadelle Hierarchie & noue Cori d'Angeli lecondo i loro

à car.532
Vfficij.cap

. III.

Della forma della militia del cielo, cap . IIII. à car.s38 .

à car . 540.Della forma delle anime beate , cap.v.

Della forma di Saturno primo
pianeta

ſecondo
gl’antichi

. cap. V I.

à car . 544.

Della forma diGioue , cap. VII. à car . 546.

Della forma diMarie , cap. VIII. à car.si.

à car.sss.Della forma del Sole, cap. IX.

à car.563 •Della forma di Venere, cap. X.

à car. 570.Della formadiMercurio , cap. XI.

Della forma della Luna , cap. XII. à car. 573

Della forma di Vulcano Dio del fuoco , cap. XIII . à car. 578 .

Della forma di Giunone Dea, dell'aria, & delle ſue Ninfe, cap.XIIII.

à car 579 .

Della forma dell'Oceano
,di Nettano

, delle Ninfe , & moſtri Ma

rini , cap. XV. à car . 586.

Della forma de i Fiumi, & delle Naiadi Ninfe loro, cap.XVI.à C.591 .

à car. 596.Della forma delle Muſe , cap. XVII.

tt a
Della



TAVOLA DEL CAPITOLI.

Della forma della Fama, cap . XVIII. à car.598 .

Della forma dei venti . cap. XIX . à car.601 .

Della forma della Terra , cap. X X. a car. 604.

Della forma di Pane,diEcho dei Satiri Fauni & Siluani, cap .XXI.

à car. 609 .

Della forma delle Ninfe , cap. XXII.
à car.611.

Della forma del corpo humano , & de i ſuoi artefici. cap. XXIII.

à car . 613

Formadelle olla nel corpo humano ,cap.XXIII. . ' à car.615. :

Della forma de gl’Eroi, de i ſanti, & de iFiloſofi,cap.XXV. à 0.621 .

Della forma de gl'huomini moltruoli, cap.XXVI. à car.636 .

Della forma de gl'habiti,& delle arme.cap . XXVII. à car.639 .

Della forma de i templi , & altri edificij, cap. VXVIII .: ! à car.649.

Della forma di alcuni Dei imaginati da gl'antichi , Cap .XXIX .;

à car. 656 .

Della forma di alcuni moſtri infernali & di Minos, Esco, & Radama

to, cap. XXX. à car.666.

Della forma diPlutonedi Proſerpina , & delle Parche. cap. XXXI.

Della forma delle tre furie infernali.cap.XXXII. à car.669.

Concluſione di tutta l'opera . cap.XXXIII. à cạr.618.

Il fine della Tauola de i Capitoli .

!
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TAVOLA DE LE PIV ECCELLENTI

opere , di pittura , & di ſcoltura,

Et d'alcuni detti , auuertimenti più notabili d'authori antichi ,

& moderni citati nell'opera .

،،یگ

A

) 11:10

,winiei.91716 5 :AO Bisnis 1.16 " , ibi :

? 13111! o AUSA.

Bbagliamento dei coloricomeſi ſoorgabun: 6. d car.308

Accreſcimento della bellezza all'occhi noſtri !!',:420

> Accuratezza grande de i pittori.ciui. 1185

Adamo,& Eua di formaprincipale in ſtampa.uid 911621

Adone, & Venere titratti abbracciariaiistino19 : 357

Afferti diverſi ſi comprendono nella donna chemuore, & lartai 1:27

Allegrezza, & altri moti eſpreſſi nella vergine auanti a Magi.: 144

Alellandro Magno dipinto fatto diuerſeforme. :
vi 127

Alellandro Magno.& luo ritratto nel monte Atos . ... 437

Alellandıo Magno cal Ino ritratto col Folgore in mano di conf.

ſto di venti talenti . 118 ! : 9 , 1572

Alfonſo Daualo marchefe del vaſto& ſuoritratto .
::0636

Altezze delle figure come a compartono
s'y

Allumare nonli debbono i corpi colorati con lume colto dal L A

è giello o dal marmo . od ' : ' 01911,016 ni won, 186111227

Anmorbam
ento degl'occhi ſono l'opere dicoloro che dipin , unA

gono
ſenza termini .

Anatomici principali moderniçanto pittori quanto ſcoltopis it 1614

Andamento degl'architetti . ... !!!!U : 910916.80

Andrea Doria principe;& ſignor del mare, & ſuo ritratto in pit. in

tura, & in ícoltura . 636

Angelo apparente al Chriſto ne l'orto allumato dal ſecondo lu

me primario 219

Angeli principalmente eſpreſſi in pittura.
537

Anunali,vcelli,& huomini ingánati dall'apparenza dei dipinti. 187

Animali dedicati à diuerfi Dei.
i 387

Anime diuine con luoi ſegni dimoſtrate nel giudicio di Chriſto ...5 43

Antigono,& auertenza del ſuo ritratto . i...

Antonio da Leua,& fuo ritratto .
diin ::635

Apolline laettante rapprelentato con là ſaetta ſopra l'arco. : 1560

Arca diNoe fabricata lecondo il corpo humano ... :59 95

Arpie,

: 11!: 261

tt 3
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II

روک

1371

101

i'r L'o

is 38+

Arpiej& lor form . , VIIITASOY 1677

Architetti Egittij,& altri, 98

Architettimilitario o £ 1: 333111 92709 652

Architetti ſenza inuentione,& di ſegno,che coſa ſiano..
407

Architettura tedeſca de elfere fuggita in Italia .
404

Argutia ſopra i pittoriasi.

Armi de gl'antichi. 641

Armi degl'antichi da quali ſiano late ottimamente dipinte . 643

Arte del formare i fiumi.

Archimedemorto nell'allalto di Siracufa . 0,-1,16in

Architetti principali con l'arte deldiſegno. 407

Adrefaci le cuipicture ſonoproportionate ſecondo quelle de i

1 ferre cieli . Sistostenitor

Artefici ſtati eccellenti nel far la profpettiua inuerſa. si V ) 336

Arreficirari ne itrofer.roob LITUDODT101 j 202

Artefici deipannigroſf , & graui.8.11.09.00't tut . 455

Arvefici tanto anuchi quantomoderaimirabili nelformare ani

mali .
363

Arte della ſcherma da cui folfe diuinamen
te

difegnara.

Artificio grandiflim
o
dei panni. 111211,181

456

Asfalto dimoſtrato in pittura con grande arte. ... :ri, di 371

Aſpettidelle colonne da quadr fotlero ofleruati, ; -110 , suis in 633

Alii diuerfi laccommoda
ti

alfogetto che faceano . ; . Mom : 1101

Außertenza pigliata dal grande anatomiſta . .cnc1
00606

Auerrenza grande noche dewehauere il pittore gel comporre le a

I guerre .
351

Auertenze dei Titratoidelle Diep deipiccori antichiwling Bago

Auertimenti intorno alle inuentioni . 1,7ic '!! : 090 ?
484

Avertiment
o
daro dva vcelto dipinto fopra vna ſpica non pie . A

gata .

si consi
stesulloj cignoli

B .0'1111 ! ', oni

125 Sisterzie indsailin .A

6264

B

Acca ſcolpito dagl' antichi, da moderni i ' ...

Bartolomeu Coleone Bergamaſco , & fua itatua i cavallo ' 635

Bala, & fondamento della luninetria del corpo humano, 1 3 28

Battaglia con ſcorti mirabili di figure, & diCarallion 1 , 00.16 2919

Battaglie, & guerre con luoi artefici principali . 354

Bellezza di proporționc vuok effere la teſta piccola, 285

Bellezza delle donne da quali folle simultata.cofida antichiconui

1

11:11

رد: 1985
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C

me da moderni .

Bellezza ofleruata nelle donne .
293

Bellezza del mondo doppo quella dell'huomo eſſer nel Cauallo.297

Bellezza eſpreſſa in lanco Sebaſtiano ma laſciua . 366

Bellezze trionfali comefoffero rappreſenta
re

. 392

Bembo. & auertenz
e
del ſuo ritratto .

433

Berſaglio trà la pittura, & ſcoltura . 469

Berregroſſe di Capelli, & barbeàquali genti ſiconuengano '. poday 81

Bilagioni nelle carni chi habbi ſaputo elprimere. 304

Bizariia del compolito del Durero . i crisi op ',1.89

per odire quello che ſi dicea del opera ſua,

Buono euento , & ſua forma intagliata ,& poſta in Campidoglio .658

Comic: in Wien )

and ;

Alunnia gia rappreſentata.
o vieta 151662

Campi delle figure comevogliono eſſere
... 1.475

Cangianti regolati da qualifiano ſtati perfetamente fatti ,ihaug

Capitello Corinthio da chi fulle ritrouato . 654

Cátar ne i Ciffoli, & buccine quali atti facciamo ne baccanali, & ,

ne I riconi.

Capitello corinthio onde foffe cauaro . 208

Cariatıdı furono poſte per termini ne gl'edifici antichi có li per

fani .
413

Carità come fu rappreſentata in pictura .
165

Carlo Quinto con altri principi, & ſuoi trionfi. 399

Carlo Quinto , & altri principi con le auertenze hauute ne ritratti

- luci ,
434

Carlo Emanouello duca di Sauoja , & auertenze nei ſuoi ritratti. 435

Carlo Quinto Imperatore, & ſuoi ritratti, in medaglie facue pit

ture, & ſcolture , 632

Caronte, & fua forma .
668

Carte de i principali habiti del mondo . 648

Cauallo tanco dipinto con la fpumaalla bocca . 177

Cauallo doppo l'huomo riputato fra le cole create belliqiino. '' 177

Cauallo da cui prima folle ritrouato .
-701

Caualli che lanciarono calci ad vn famiglio dipinto . 188

Cerbero intagliato in ſtampa .
670

Cerere, & altre forme de la terra ſcolpite in ſtatue . 'H...''. 608

Cherubini diuerſamente rappreſentau .
534

ft 4 Chimere

دکا

: !!!
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Chimere moſtri, & animalı dacuifoffero bene eſprelli. ' ., ' 475

Crepuſcolo ſcolpito col giorno, & la natura . ' ,/ .. 1.1 66 S

Chuto tolto di Crocein qual modo fóile rappreſentato. 163

Chrito all'oratione nell'orco co' ſuoi moti. : 971

Chuſto,& ſua forma rappreſentara in lcoltura. .. SSL

Chriſto nella Cena, & forma dei ſuoi diſcepoli mirabılmente di

pinta.

Colonna Traianadimoſtra vna iſteſla quantità ne le ſue figure

vedendola al ballo Twisitos

Colonne furono facrate a'Dei .
.LOLECOL.74

Colonneordinate diCandelieridwoo!! :- 1-4281

Colore che coſa fia . ' , 11 1901

Colori delle veſti de i S.Martiri . 205

Coloritori grádi, & nou inuentori no li poſſono chiamar pittori.494

Coloſto grandiffimo d'Apolline in Rodiannouerato fra le fette

- merauiglie del mondo. " " , 562

Coloſſi figure ,& ltatue da Romanidicate a Gioue . st) ""}£

Columbadilegnò volò per aria,& altre manauiglie .
{ :: 106 )

Come li dipinga il mal penſiero . 450

Compagnie della buona fama.

Compagne della mala fama .
· 601

Comparatio
ne della pittura con la poeſia . 0,02803

Concorrenz
a pec huominiignudi .

is :299

Conforto dato a Leonardo per errore da lui commeſſo so

Conuerſione di S Paolo,& lo ſpauento eſprello ne ſuoi ſeguaci. 373 ,

Corriſpondenza de gl'ordini d'architettura . 403

Coronadel ſole ornata di pietre pretiofe .

Corone vſate da gl’antic
hi.

383

Coro di Diana dipinto con le vergini nel quale il pittore ſu

però i verli diHomero . $77

Cupido formato damoderni .
570

T.1 .

600

1

) ) ..

468.

D , Angerefolertenzanelſuo citratto:

icoli ;

Ante,& auuertenza nel ſuo ritratto . wro! 433

Dauid fcolpito dimarmo con la frombola in mano....622.

Decoro de i pittoriantichi , & moderni lopra la vera propor

tipne .
. 287

Dei, & tempi atteſſa conformni a loco dedicati . :-655

Demoni con qualımori furono rappreſentati . 12S

Dilordini auuertitine gl'edifici .
1 : 405

996
Diana,
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Bing 1.3167:

Diana,& ſua ſtatua . .fii ,&in c... !!...gili : 5755

Diana,& lue ſtatue antiche . i
577

Differenza,& conformita frà la pirrura,& fooltura . 1'074 ziy99 ;167.1

Difficoltà del fare i Coloffi.TBL

Dio del Mare irato lopra il carro . 3. ! 37-3

Diſegno non dee eſſere ſtorpiaco.com

Diſegno dee eſſere principalmente inteſo dal pitcoce a 'sti , b : 4123

Diſcorſo de le ombre nei Corpi . Cos 00 : 2423

Ditcordia rappreſentata nel rempio di Diana Efeſia . 11662

Diſtanze proportionate al vedere . soos ! 2643

Diuerſirà del'aria, colori ,& coſtumi de i popoli del mondo . 454

Diuini affetti moſtrati da pittori , & da poeti . 486

Diuinità allumata del ſecondo lume primario::ro 219

Documenti
del pingere le facciate ch'entrano in dentro, & leti

leuate in fuori . 00 :1 Job 31.12

Dotti pittorideltempo anticoils is
1... 341

Drago in zuffa con un leone, & ſuoi moti . 178

Duca di Sallonia da quali foſſe accuratamente ritratto . 186

its 1.131.8 . ' 'O ...!!!

E. 5 :);IS .. :: Wit in 1

riis !!!!:59: 05 je 0 .

ECcellenza della pitrura antica .

288

Eccellenza della limmetria , & dehvedere!
327

Edifici & chihabbi illuſtrato l'arte del fargl . ( 1.659 .?

Edifici dipinti al tempo che non ui erano,

Edifici cauati tutti da la forma dell'huomo .
967

Edifici Gerimani & lor qualità o. i ': 1655

Editro di Alellandro magno,à pittori,& fcolori . . : 4331

Effetti diuera di Colori .

Effetti naturali d'animali
rappreſentati

in pittura . 461

Effigie divina dipintaci dall'itetſa diuinia. 435

Effigie dei Ceſari antichi quali foſſero . 1.729

Egitto pieno di tutto cio , che potelle crouarl d'eccellente in

pittura .
444

Ercole riuoltò li ſacrifici humani .
487

Ercole di marmo che vccide Caco .
622

Ercole rappreſentato in ftatua: 1.0 624

Eroidiſpoſtiin altre formenó poſſono dilettare a gl'occhi'noſtri-6214

Errore (corto dal vello dipinto .
197 :

Errori che li farebbono ne i Coloſti, & ſuoi auertimenti... 6

ttS Errori

... 286

201

3
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Eriori di quelli che imitano la ſcoltura in pittura . .site

Errori d'alcune iſtorie moderne . 404

Errori per rapprelencar la fomiglianza pii che la bellezza 433'T

Euroni d'eccellenti piccoci ſopra l'armi,& veſtimenti a 641

Elfempij antichi d'architectura . SL

Elfempi d'architettura citati da moderni, & foro pareria 86

Elfempi di fare le colonnc .

Eſempio proportionato dipittura . 184

Elfempio d'Ercolenelpalazzo deiFarnel . 287

Eleccicatori de i giuochicon le ceſte . 381

F

FAcendo la vera bellezza nel corpominore, il maggiore ne
1. so

Falde, o pieghedi panni temperare daquali furonooſſeruate . 18$

Falſo à dinoltrar lontano quellochel'occhio noftronon può

vedere

Famoſi architetti antichi.

Fanciulli da cui fiano Itaci con eccellenza dipinti .
289

Fanciulli vaghiintorno a Rolana . 477

Fanciullo moſtruoſa principalmente defignato.,& douc firie

637

Factor de le figure in plaſtica almondo .

Ferdinandod'Auſtria , RediRamani, colluinedipintonclas

miſue . 230

Feroci , & robuſti corpi da chi furono rappreſentati..
288

Figure gracili,da quali foſſero rappreſentate . 47

Figure tolte di peloda' valenti macftrr ..

Figure corriſpondenti fradi loro . 2:52

Figure primieramence6formarono ſolo con linee .

Figure dipinte nella terza viſta mentica. fuperiore .
771

Figure paiononatuali l'evando lelinecà idintorni .

Figuredivenerepintedagli antichi .

Filippo Re di Spagna , & fuo figliuolocon alcune awuertenze

oſſeruare ne i ſuoi ritratti .

Filoſofi antichi ſtati ancora pittori .
437

Filofofi , & theologi con qualı moti bano ſtati dipinti . 147

Flellona ciò che ſiano . 273

Fondamenti dell'Architettura .

Formad'Iddio in qual modovadarappreſentata .
$30

Forme

Crom .

10

, ! ? C 568

1
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tura .
636

656

TOI

Forme difigure,che per iſuoi membri non ſono quelle iſteſe.. 349

Forme di termini antichi.
413

Forme d'edifici legate dal corpo humano . .'

Fortezze e velocità canto de gl'antichi quanto dei modernigiuo

catori , 19:55
383

Fortune da gl'antichi ſcolpitc, & dipinte. 663

Franceſco Valelio Re di Francia, &lumedato in pittura all'ar

mi ſue .
230

Franceſco Valelio primo Rcdi Francia& ſuo ritratto in pictura. 632

Franceſco Sforzavltimo Ducadi Milano , & ſuo ritratto in pit

tura.

Franceſco il Vecchio Marcheſe diPeſcara , &ſuo ritratto in pic.

Franceſco Ferrante,Marcheſedi Peſcara,& {uo ritratto ,dipinto

& intagliato in medaglia.

Fraude & lue figure.

Fregidequali pittori fiano ſtati meglio inteli. 421

Fondator delle proportioni.

Fontane fi ſeguono nel modo de' candelicri .

Furie infernali, & lor forme. 673

Furto d' yn gran pittore.

nas

G

Abbaméto de i pittori p figure piane che paiono di rilicuo. 183

Galatea dipinta con moſtri marini.

Galeazzo Maria Sforza,Duca di Milano, & ſuo figliuolo,ritrat
..

to in medaglic,& in pittura . 633

Gara tra due eccellenti pittori. 107

Genij conformi tra pittori & poeti.

Gelti deuoti& humili vſati ne i ſacrificij.
385

Geſti (pauentaci de iGiudei che curauano il ſepolcro di Chriſto. 373

Gelto o atto ſerpentinato da chi foſſe coſi chiamato . 296

Ghirlande ordinate ne i ſacrificij.

Ghirlande di fiori & ſuoi pittori:
480

Giacobo Magno Triulzi & ſuo ritratro in pittura & medaglia. 635

Giacobo Medici, Marcheſe di Marignano & ſua ſtatua di metal

lo.

Gieremia con quali moti fù rapreſentato . 146

Gidocatori d'arme da quali foilero ritratti ,
384

Giuochi & facrifici micabilmente rappreſentati in Roma. 384

tt Gioconda

G
389

389



LAT:" A VODJALIS

21

rono .

Gioconda , & mona Liſa con leauuertenze ile i fuoiritratti). L. 434

Giouan Battiſta Caſtaldo Marchefe di Catano & luo citato . · 636

Gioue in forin a dıtoro che fura Europa. . . . . 357

Gione fuliminatoridejgiganti , u is ? Démolo 91.3731

Gloue in Olimpo, di porfido annoucrato fra le feire merauiglie

del mondo /?";!;;...wisiertelust“,1115SO

Giudicio di,Chriſto di Michel Angeloha eſpreffi imotiinte...

riori, & eſteriori.

Giudice con leorecchie di agno ciò chehad com ,14 rii: Y 342

Giuliano Mediu & auuerenza deltuo sitratto dimarmo, 434

Giunone& ſua ſtatua, di oro ,& di auorio. 881

Giultitia dipinta nel volto di Chuſto giudicante, Sri 32

Gladiatori antichi di marmo. 381

Gonzalo Fernando gran Capicano ritratto in pittura.
635

Gratie ſcolpite dipinte & intagliate in ſtampa con le virtù.
665

Grande auuertenza nell'allumar le figure di chiaro & fcuro 337

Grandezze di figure tirare all'occhio forto al otuca, & quali fu

333

Granmadre & ſua forma.
605

Grappi di vuadipinti à quali volarono gl'uccelli .

Gratia viſuale da quali foile ben diſpotta. 251

Gregorio decimoterzo & Cardinal Granuela & auuertenze ne i

ſuoi ritratti . 435

Gruppi ritrovati ne gl'arbori . no 430

H.

H

Abiti & ricamide l'antichiſſimoAronne.

Habito dell'augure antico.

Hiſtoria di noſtri artefici . I 25

Hiitoria di San Lorenzo arſo , allumata dal terzo lume primario 229

Hiſtoria della Vergine chemuore & ſuoi diſcepolidolenticos 339

Hiſtoria dove ſi accorda la Theologia con la filoſofia, 340

Hiſtoria di Dauid co'l latterio intorno all'arca federis. 18 , 347

Hiſtoria d'Alellandro con Roſana . :::1.'- : " , !, ! 1i, ' , ' ;! 357

Hiſtorie pinte nella ſeconda viſta obligua & mentirao ihas its :270

Hiſtorie diuerte,ſecondo gl'ordinidi architectura.Tot vev.421

Horologio fatto a Carlo Quinto la peralore91470652

I

1.935:" 2 :528

Iddio da alcuni pittori con ſingolareccellenza eſpreſſo. c . 530

Imagine d'vn cane calpeſtratada caniviui,
187

homonyv
Inferno

187

308

13
89

1

I Padicovarappreſentato in formadibuomo,
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Inferno & ſue picture principalı. 676

Inganni di ſpecchi & quali siano i ſuoi fabricatori. 2 { $

Inganno auuenuto per vna moſca pinta. 138

Innocenti vcciſi con quali moti furono rappreſentati.
166

Inſégne degl'ant
ichi popoli . 3.53

Intagliatori rari di criſtalli.
34S

Intendenti di ſaper, eſprimerei moti ridenti
106

Intendenti di diſtanze.

Inuentioni citrovate in ſolitudine & Gilentio .

Inuentioni rolce da grotteſchiantichi .

Inuentori diuerſi di pittura .

Inuentore dello ſquadrar con limmetria le figure. .320

Inuentore delcellere & ordinare le mura di fango & legni. 649

Inuentori del bianco e giallo (anto miſchiato in freſco . 194

Inuentori ſapienti & veloci. 485

Inuentioni & varie foggie vſate in quelle. 483

Iſabella & Ippolita Gonzaga& auuertenze dei ſuoi ritratti. 434

Inſtromenti dell'arte poſtinelle metope.. 411

L

L Abitinti principalida quali fofferoedificati.

65 !

&
357

Lalciui pittori . 284

Lauorai à paſtello da qualı foſſe vſato . 193

Lazaro,& Marta bastegiarono a principi diMarſilia . 376

Leda con quale atto di vergognaabbraccia
lle il cigno. 164

Leggerezza deide i panni & luoi artefici . 45.5

Leone che per arte Matematica camino innanzi : Franceſco

primo Re di Francia . 106

Leuationi dei corpi & ſuoimaeſtrı. 3.7; 274

Linator diferro lingolare ,
429

Linee rette & angoli acuti delle inuentioni li debbono fuggire. 296

Lumaco con le corna nó volle che alcuno pittore o ſcultore lo

riciaeile , 626

Lode principale dei moti de i caualli.

Lode dell'inuentioni d'vn piccore .

Lode della pittura...

3,20

384

Lode del fare tutte le ſorti deipanni eccellentemente,
455

Lode de i panni di leta .

Lade d'vno ſcoliore .

Lode dell'hiſtoria de gl'architett
i
,

6:15

633

Cow
Lodi

jin,, ?

6

? 177

3
2

.
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212

Lodi di ſimmetria d'vn pittor Germano.

Lodouico Arioſto & auucrtenze nel ſuo ritrarto .
433

Lodouico Sforza Duca di Milano, & Beatrice ſua moglie co'ri

trawi loro in pittura ſcoltura & medaglie. 633

Lorenzo di Medici & auuertenze nel ſuo ritratto di marmo. 434

Lumare &ombrare le figure ſenza contorno. 337

Lumi naſcono tuttidiuerſamente fuori dal lumeprimario. 233

Lumi poſti conordine,& ragionc.

Lumeprincipale à gl`alari oſlecuato da molti nelle ſue picture. 237

Lumi traſparenti a' qualicorpi li diano . 225

Lumi da quali ſiano ſtati nelle pitturc ſingolarmente diſtribuiti. 217

Lumi fieri& alpri da quali furono fuggiti ; & daquali vſati. 117

Lumi dichiarati ſecúdo la dottrina de i più eccelléa proſpettivi. 217 ·

Lumi dilpoſti eccellentemente con diſegno ſopra molte carte

. & tauole . 212

Machinatori antichi & moderni .
652

Maeſtri i padri de gl'altri per eccellenza de ilumi.

Mani & ogn'altra cola nel rilieuo vuole ellere attaccata à qual

che cola .
331

Manto di Dio padre del figliuolo & della Vergine.
208

Marco Aurelio à cauallo co'l braccio à liuello dinotando pace . 446

Mario& i ſuoi trofei . 401

Marte & ſue ftatue .
354

Maſchio da cui prima foſſe diſtinto dalla femina.

Maſſimiliano & ſuo trionfo, & porta dell'honore , 399

Maſſimili
ano

, & auuertenz
e
nei ſuoiricratci . 435

Medaglie di poetimoderni. 627

Membri paralleli interſecano l'anima de le figure. 332

Membri tubati da altri non ſeranno mai del ladro . 286

Mercurio & ſuo coloflo & itatue. 573

Milicari in ſtromenticon prigioni & trofei . 348

Milciade, & Cinegiro & ſuoiritratti .

Minerua in Pirene & ſuo primo tempio . 651

Minerua ( colpita in Arenc. 661

Minos & ſua forma. 669

Miſchie di colori da quali ſiano ſtare bene inteſe ſeguedo il vero . 198

Mifericordia con qualgeſto foſſe rappreſentata . 165

Miſure & proporcioni vogliono hauerli ne gl'occhi .

Modello per practica non leruono niente all'imitatione. 252

Moderni artefici fecero col Sole tutti gl'altri Dei . 563

Modo

10
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Modo che Gi deuc tencre ne facrifici. !!! 3891

Modo di rappreſentarqualunquc cofa fi vuole. 473

Molini & fuoi fabricatori .

Monarchi Principi& lignori antichi Stati pittoria 436 .

Morte & ſuo trionfo . 399

Mofe rapprefentato con geſto di prudente . 146

Moſtri rapprefentati in ſtampa 673

Moridiuerſi eſpreſſi in Chriſtonella Vergincnell'Angelo, & in

San Giouanni.
171

Moti.de i corpi fabricati da glantichi Matematici .
106 :

Moti dei condennati, & altri come fidebbanoeſprimere. 107

Moti principali eſprelli có ragione da uraaggior lumi di “ l'arte. Ita

Moridiuerl rapprefentati in vna figura . 127

Moti diverſi del dolore .

Moti principali nella Vergine,& lanta Anna per eſſere quella

elettamadre diDio . Si

Moti del cauallo di ſanto Giorgio con quelli del drago. 177

Moti lucidi dei Capelli da quali ſianoſtati con grá cura eſpreſ . 18z

Moti delle figure & loro conuenienze . 449

Mott datia femplici pittori , ds ? 485

Mori principali.

Motiſti grandi moderni. 128

Moto ſopra il roueſcio d'vna medagliadou'dritratto il Buona

-185

Movimenti de i corpi del Laocoonte & dc ifigliuoli. 485

Muca di Babilonia có cento porte di metallo,ripoſte fra leſenie

merauiglie del mondo . 650

Mufe ſcolpire con pene in capo. 1896

Muſcolianatomicedaqualı liano ſtati eſpreſſi. 391 '

Muſe dipinte da Moderni.

Mufei diverG di princips.

Mulici principali tanto antichi quanto moderni. 347

N

NAtivitàdi Chrifto allumata dal ſecondo lume primario 119
Natura vă 298

Natura come foſſe accennata da vn pittor antica 457

Natura & qualità degl'animals& loco fignificati.
458

Natural prudenz
a vfata in prattica da pittoria z8z

Nauida chi foffero dipinte: 390

Neceſsitàoccorſodelnondiſſegnare, pois . 526

Nerone

rotto .

3

598

43
6



TAVOLA ... ***

?

I

cono .

77

112

.

30

1 664

Nerone & ſuoi coloſli in ſcoltura & pittura. 331

Neriuno manco proportionato cheGioue...
2874

Nettuno & lue ninfe & moſtri dimoſtrar
i

in ſcoltura. 5854

Nitrirono caualli alla viſta d'vn cauallo dipinto,& lo calpeſtra

187

Nobilià del'arte ſi perſe pingendofi ſopra le facciate. 350

Nomi di cinque ordini d'archiiterura. :

Nora d'vn Icrition & pittormodernó." olde .

Nora dell'immagine de i dei de gl’antichi in Roma. 665

Norte con l'Aurora ſcolpita in marmi.. ? :sub
660

10

0 Cchimirano all'alco , & chi'hà queſto inteſo corali ha fat

i to l'opere lue .

Occaſione ſcolpita da vn antico.

Umbre.di capelli lucire, & chilo habbia fingolarmente eſpreſſe. 198 !

Ombre nelle figure chi habbia primieramente introdotto fe

guendo la nuova piécura. s" : nula

Opera.dal primiero.luneallumata . ' ' ! ", $ !, ! ; 218

Operar non può alcun pittore ſenza la cognitione didue arti,

Opeça Ionica dalla proporcione dedicata à Giunone." Is : '38

Opere con ordine allumare.
239

Opere d'eccellenti pittori . 228

Opere ben collacate:& intele per arte 2017 winner 253

Opere difficili per ſottilità di proſpettiu
a
. 263

Opere pinte nella prima viſta mentira perpendicolare. 111 270

Opere tractare da pittori , 275

Oppreſſione del'un membro con l'altro.

Ordine compoſito da chi foſſe ritrouaro . 655

Ordine di collocar l'hiſtorie dove ſi vuole . 317

Ordine del fare le figure vguali al noſtro vedere .

Ordine di porcar le coſe ne i ſacrifici.

Ordine compoſito della porta dell'Honor
e.

Ordinedelfregio .

Qrdine del far le grotteſch
e
..--

Ordinedelfar i paeſi. 473

Ordini dimoſtrati ne i ritratti de gl'antichi. 433

Ordini architettonici lemari dal corpo humano.. 654

Ornamenti diuerfi di candelieri . 427

Ornamento fuggito nei corpi de i ſanti . 3:53

Olla danno le cgole, & proportioni dei membri.

Olla

!
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412

418

422

1

285



DELLE COSE PRINCIPALI

"co 27. :

4747

4173

Olſa & muſcoli'necorpi, & debbõli codillegno citrarle dalvero.:620 ?

Olleruatione del dipingere i beati,& dannati ignudlar ?"',' , 1 :" 13657

Oferuatori della luce co'l colore .

Olleruatorideilumi & ombre con la ragione diproſpectiua ei. 1-30

Olleruatori del dar i lumiſecondo le ragionidelle carni a15 ) .) 3,228

... !!! " ]} ' , P. , 1 ,

P Acli da qualipittori antichi & moderni ſiano ſtati meglio

Panni attribuiti alle figuredayo pittore', quandonon erano ancora:

vrati . I'Ici 3? ! ? !00 : 9 : 6401

Panni farci à ſcaglie da quali furono ritratti al vero. - TTV 5184 "

Panni vogliono hauer più lustro ſecondo il nudo che glèſotto . 229

Panni regolati che tengono la ſtrada dı mezzo & luoi accefici.: 455

Pannį ltorpiati nelle figure.
ilut (4141

Panni pigliati da modelli .

Papagallo dipinto coliviuamente che leuò il canto ad yn viuo.s -1889

Paragone d'vn pittore con gl'antichi.
! ' DIZ'T

Parche & ſua forma dipinta & intagliata in ſtampa. 5457. ' ?

Paolo terzo Farnele & auertenz
e
del luo citratto. 434

Parratio arrogantemente li tenne Principe dell'arte . i I. 563.

Pallioni diuerle rappreſentate in Oreſte .

Pauoni che beccarono fragole dipinte . 2 in 1881

Pennellodacui foile primaadoprato nellanuoua pietura .

Pericle Stauwertenza del ſuo ritratto. 2 . 433

Perillo poſto nel loro di bronzodalui ſtello fabricaco . b. 1 ,
3427

Pernici che volaron
o ad vna dipinta in Rodi.

187

Petrarca & auuertenze del ſuo ritratto... )
433

Piacere non li può formare ſenza ildiſpiacere . 166.43.449

Pieghe de' damaſchi & veluti da quals pittori liano ſtato fuggite.184.1

Pretre preciole comelon date alle velti angeliche's ' ); Dis 'q' 467 "

Piramide di Chemi , la qual fù vna delle tette merauiglie del

mondo. 65E .

Pittori che con la proportionehanno sgombrate le nubida glasso

occhi noftra :

Pictor Fiamengo inuentor del lauorarad oglio....

Picrori vagheggiano le ſue picture . . : -15 045

Pittori antichi & moderni ornaci di fimplicità ........ Sun.165 !

Pictore che ſcrille & pole in prattica la pittura . 193

Piccori rari neile higúce non pollono hauer lodene igrotteſchio 427

Pittori delle lacre imagini

Pittura

I27

IO



1 .!!.TAVOLALI

1

II

1

$
را

1

1
.: 293

22

Pictori & ſcoltori antichi principali inuontori al mondo . 481

Pirroni prontiſſimi ne l'arte . 679

Pittura contiene la quantità & qualità, & la ſcoltura ſolamente

la quantità .

Pictura da cui foſſe ridotta all'vltima perfectione. :!:2 ) . ' .
625

Pittura più nobile della ſcoltura , & iui trattata copioſamente

queſta queſtione.
&

Putura & ſcoltura & loro differenze. 331

Pittura dimoſtra allo che la natura o ſcoltura nopuò dimoſtrare. 485

Pictura è il corpo,& la poelia è l'ombra. . ! 487

Picture d'vn'antico furono (carnate & magre. 288

Plucone & ſua forma. 670

Poeſia in medaglia . 598

Polaro de l'huomo da chi foile ritrouato .

Pozzi doue furono ritrouati .
650

Practica di proſpectiua & d'onde hà pigliato le piante. 27.5

Precetti ſopra la proporcione & forma.

Precetto lopra l'anatomia .
616

Per fertionedei lumi in quali li conuenga. 225

Principal ſoggetto dell'hiitoria dcè lempre collocarſi nel mez

zo della pittura . 1 :284

Principi & regi ſi dilettano della pittura.
' ; ! '..20

Principi d'Auftria & ſuoi ritratti al naturale dati in ſtampa. 632

Profeti & Sibille dipinte con fanciulli.

Proportione del.corpo humano hà (empre d'eſſere ſeguicata.' . 34

Proportione di cinque intercolonni . 91

Proportione da cui lia ſtata trattata .

Proportione naturale & viſuale come fi debbono diſporre. -251

Proporcioneaccópagnata có la proſpettiua da molu valéti pittori.30

Proportione regolata in vna coſa li chiama euritmia. 33

Proportioni che vengono fuori del triangolo . 99

Proſerpina & ſua forma. 67 1

Proſpero Colonna, & lume dato all'armi ſue.
1230

Proſpectiua nella pittura inganna gl’occhi & fagli trauedere. 2 S1

Prolpettiua & ſue parti.
-254

Prudenza diuerſifica le arri .

Prudenza,& induſtria electa nelle picture .
1.438

Q
E ' ,

Vadraturedeimembri di giouamento grandiſſimo.

Qualià de i lumi puncipal polti ſopra a quadri .

47 16

100

1

, ! 1.437

.

320

Q : 212

Radice
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R Rafaello Angelo con Tobia dipinto fanciullo douendoce 247

42
2

338

434

41
8

fere giouane . 286

Raggi diuer ſi cauſati da gl’oggetti .
260

Raggi de gl’occhi come più li allumano.. !

Ragione conſiderata intorno al fare i coloſidegl'antichi. :-(250

Rapimento di Proſerpina.. :' ) i 13:56

Raquolgimenti di carte ſcartocci & fimili intrichi; & ſuoi pros ?

fettori , : ... o ,

Riflelli dei lumi,nel ſuo lume principale .
, ! ,

Regole de gl'effetti che fanno tra loro i membri del Coloflo . 334

Regione nacque ne i popoli per la loc maeſtà diuna . 33

Religione nacque con la pittura.

Ricamatori eccellenti . i

Ricrarre & dipingere chi prima cimoſtraffe .

Riocarti de i Celari & loro conuenienze.
432

Rifo ſinaſcellato marauigliol
amente

elpreſſo in quattro villani. 3:59

Riya'tori principali . 21 ; 1569 434

Ritratti del corpo huinano per arte . " .!!!3601438

Ritratto del Padre Francelco Padigarola & lue auuertenze: "1911438

Ritratto della Verginemadre di Chriſto. 1

Ritrattori delle lor donne amate , 2
434

Ritrouaror delle unagio ; al mondo,

Robu tezza ne i corpi da cui lia itata rappreſentata. 100

Sussir 12

S Sacrificio estancia ble microfaceuano..

Acerdori & Saui qualimoti faceuano....., !!!!! 11m * : L'S , 111346

C2.5111 : 19 A31'336

Sacrificij antichi da cui li faceffero . Biond
392

San Nazaro & auuertenza del luo ritratto :
433

Santa Cecilia co'ſuoimoti diuerg , ..
171

Santo Giouanni Battiſta decollato da cui forfe dipinto , 339

SantoMarcocondotto dalla fortunadet mard à Venetia.
376

Santo Roco. & fua forinahumile rapprefentato in pittura. 614

Satanallo moſtro principale nel centro della terra . 675

Sariri formati da gl'antichi .

Scoltura di Diana appreſo gl'antichi, 578

Scolture principali di N.cnte ciappretſ
o glantichi. 1'5 " !!.? 569

Scolture pitture & ftatue di Giunone.

sont
Scoltori

10

la

611

. : 15.1 583
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: 437

Scoltori valenti nel batlo cilieuo . Si
331

Scoltori rari nel ritrarre.
43 S

Scienze non vaglionoſenza l'eſercitationedegl'occhi ... ' 267

Scienza degl'Egitrij 'circa gl'iftcomcati'o'l This oli 469

Scorti per qual cagion ſi facciano. 252

Scorto mirabile d'vn cauallo 299

Şcorti & arte delfargli & fue cauſes

Scuole diGeometria (pecchi & picture ciò che ſianos1.6003091349

Semiramis & altri Redi Egitto & lue merauiglie. iibe : 438

Sentenza contro quelli che rubano imotialtrui. thi ong!

Sepolcro diMauſolo, & ſuoi artefici, ripoſto frà le ſette merauit

c.glie delmondo . .::sisi rinj in po prap

Şeguitando vn'altro non figli può paſſare auanti...

Serafino apparſo à S. Franceſcod 07 1:11 pol...-1333

Sette aſpetti dell'architettur
a . .6101.17 slu1 ') ; .. liiiii.. ! 93

Segre ſono i colori principalı.
?, ;' 951 visu !.306

Sibille dipinte da principali pitoorimodernisl . pro 1..627

Significato in ciaſcuna figura de i fuoi propri colori....si 464

Similitudine fra i pittori & i poeti nel furore.
1 232

Sole dipinto da gl'antichi. 1.inity:10111562

Spauenti grandiſſimiauuenuti per ſanta Caterina. ( 4. 19.0 372

Spauenteuole ſegno ſopra Smon Magoo 1.93577 91TL 0176. 3713

Spauenteuoli apparitioni d'angelineltsemenda giudicio . 1,6213.373

Spưito ſanto & ſuaforma dimoſtrata la pitturais zulollis liszt

Squadrar li membri del corpo humano chi prima ciinſegnaſſe.320

Stampe dimoſtri infernali di pictori principalio :00 ivrisons, w677

Stampa diNettuno & ſuo carro. 585

Stampe di grandiſlimodanno all'inueacionė.! 1. 2:10 4482

Statue & pitture di Gioue formate diuerſamente .

Statue & coloffi del ſole fatte da gl'antichi .

Statue antiche giurate da vn ftatuaro .
565

Statue di Veneri popolari d'antichi.
15 ) 1 :565

Statue didonne antiche.it si
Diril, ) ; 643

Sumaſi meno quello che fi vede di quello che ſotto ſi naſconde 527

Suoni di tróbe come ti dia rappreſentaco nelle facciedegl’angeliasi

.

T Lore?

i... vvin

1,543

.: 563

Tunin

2017
!

ila ,

Tuola pagata con cento galenti cioc 60.mille{cudi d'oro
: 4

Tauola
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Tauola allumata dal ſecondo lumeprimario . " 119

Tauola meſtiſſima del ſacrificio d'Ifigenia. 363

Tauola & diſegno di miracoli di tanti eſpreßi diuinamente. S44

Tauola comprata con altrotanto oro.

Tebro & ſua forma ſcolpita in marmo. 593

Telaro per
fabricar ciò che ſi vuole . 259

Tempij in Croce .

Tempio degno di lode per
fabrica .

Tempio di Diana Efelia vno delle ſette meraviglie del mondo. $77

Templi diſegnati di molte forme. 97

Termini dipinti i quali ſoſtengono gl'architraui. 413

Termini furono poſti per prouincie . 414

Termini & fuoi inuentori .
417

Termini due antichi , di marino .
413

Tefta di bronzo parlò per arte Matematica .'
306

Teſte grolle , & in cui gia foffero cauate. 285

Teſticcuola d'vn Chrifto & ſuoi diverſi moti .
127

Tilaferne Perfano & ſuo ritratto .

Tornitori principalidi Valiouati. 429

Torre diFaros la quale fù vna de le fette merauiglie del mondo. 6511

Trasferimenti di molte parti conuenienti al nostro vedere. 335

Transfiguratione di Chriſto allumata dal ſecodo lume primario. 219

Trionfatori & varie corone attribuitogli. 395

Trionfo de la fede .
399

Trofei imbrattati & confuG .
402

Trouator de le figure che guardano per tutto,& de gli ſcorci pan

ni & muſcoli .

IL

11

y

V Aghezzaconuenientedicolorida quali fù vſata. 307

Vaghillimi & ſingolari proſpettiui . 316

Variar si debbon
o ſecondo le età,le proport

ioni
, iſmoti, & le al

tre parti & chi ciò habbi diligente
mente

offeruato. 286

Variera de gl'architetti nell'opere loro . 77

Variera de i moderni architetti . 410

Varietà dell'ordine compoſito.
89

Varietà bizzarre & proportionate dell'opere antiche.

Varietà mirabile della pittura.
452

Variera de i paeli elpreſ da i moderni . 474

Vcselli

408
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Vccelli viui che volarono ad alcuni dipinu . 188

Vccelli farti perarte che per l'aria volauano. 106

V ccelli , animali, arbori & frondi attribuiti à Dei .
391

Vecchi, Villani & villanede formi & ridenti .
360

Vedere , & chi coral arte habbia perfectamen
ſe

intelo . 255

Vedere molto diuerfo fra i Matematici .
256

Vedere come ben ſi poſſa per diuerle ſtrade. 320

Veder ſi vogliono tuttequelle parti che più dilercano a gl'occhi . 284

Venere & ſua formamirabilmente ſcolpita in Gnido . 564

Vergine co'l Chriſto morto in braccio come foſſe rappreſentata. 168

Vergine co'l figliuolo & ſuoi ritratti ..
435

Veſtimenti pretioſi angelici . 469

Veſtimenti ornati ſenza giudicio.

Via disfondar le volte con picture .
.333

Virtù naſcendo partoriſce contra di ſe la inuidia ,
451

Viſta quarta mentira & mezzana , & picture fatte ſecodo quella, 271

Viſta quinta mentira inferiore & pitture fatte ſecondo quella. 272

Vulcano & i ſuoi fabri rappreſentati da moderni pittori . 579

Vlilledipinto con diſſimulata pazzia . 1 27

Vſo del dorar le picture a i templi & a' Principi da chi foſſe introdot

to .
33

456

z

Z

Oroaſtro , Socrate , i Catoni & altri ſaui trouaofi ſcolpiti

in Roma .
626

.12 .



SONETTO DE L'AVTORE DE L'OPERA.

F

ONDÒ ne' primi corpiil gran fattore

Le formate miſureà gli elementi;

Ponendo poſcia l'alme ne' viuenti,

Doue co'l moto ſi formò il colore.

Indi ſpargendo ſopra il ſuo fplendore ,

Per cui tra lor diuerfieran lucenti,

E nel veder iraggi, e i lineamenti ,

Che moſtran di talarte il primo bonore .

Nelono , e l'altro ſtil n'ha fatto dono

Di diſpor quelle , con l'hiſtorie, e forme

Di quanto c'è dal cielo al minor punto .

Però humilmente à luicheggio perdono ,

s'io non sò , qual gli antichi , inſegnar l'orme

Et i moderni ,id quai cieco fon giunto .

STANZE DEL MEDESIMO .

Spenta , e perduta è la virtù con l'arte ,

che le due ſuore gid mandaro al cielo ;

Però moſſo mi ſono in questa parte

Per riſtorarle con farica , e zelo :

Celebrando color , per l'opre in carte ,

Chenacquero con elle , e'n caldo , e'n gele

Le tenner per lor nurni , e à quelli ſcriuo

Sotto il gran Carlo Emanuel mio Dino.

Doue forſe tal’hor ſi vedran quelle

Parti, che fur già da ria forte eftinte ;

Come in quel , chenotò l'ornate , e belle

Opre di marmo , e dimetallo , e pinte ,

Che fur al mondo ; e nel trattar ch' Apelle

Porſe per l'arte , e le ragion diſtinte ,

De gli altri, chele alzaro, e già ne furo

Maeſtri, & in oprarle ogn’un ſicuro.

.

IL FIN E.
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PROEMIO DE L'OPERA ,

NEL QVALE SI TRATTA

DE L'ECCELLENZA ET DE L'ORIGINE,

Erprogreſſo de la Pittura .

2

R $ ipiú pretioſi & eccellenti donidalla bontàď

Iddio , conlarghißımamano fparfiſopra ilgenere

humano,ſenzadubbio,pretiofißimo, & eccellen

tißimo è ſtato il dono diquella potenza de l'anima

nostra, la quale chiamiamo intelletto . Imperoche

ella in fommaè lo inſtromento ,er ilmezocolqua

lefimantiene esconferua la vita noſtra, etgl hus

mini vengono ad intendere, & conſeguentemente à deſiderareil loro

ultimofine . Il che chiarißimamente la pruoua. Percioche non ſipuò

negare,che conqueſtapolenza intellettiua glºhuomini non habbiano

prima compreſo,& inueffigato tutti i biſogni de l'humana natura, do

doue conſiſta laſua corruttione, & rosale rouina ; &poi proueduto di

sutti quei meziche erano neceßaripermantenerla, de conferuarla.

Onde vediamo c'hauendo l'intelletto noftro auuertito, che ſe non fori

paraua quell'humido radicale che continoxamente il calor naturale

và con umando,co diſtruggendo, ne furebbe di certoſeguitola corrut

tione & diſtruttione de l'huomo,s'imaginò prima l'utiliſiima arte de

l'agricoltura ,& le compagne e come à airminiſtre fue ,con le qualila

terra cheprima era ſterile & infeconda ſirendeſe fruttifera,& ueniffe

à produrre abondantemente tutte quellecoſe,con le quali ſi poteffecon

ferware queſta debole humana natura . Similmente ancora , percioche

si corpi nostri coſi ignudicome erano stali dala naturaprodotti erano

diuerſamente offeſi da l'intemperie de l'aerezingenioſamente rirtuouò

l'artedel teſſere etfabricarele ueſti,nonſolamente per ſchermoe difeſa

de corpida le ingiurie del cielo ,mà ancoper ornamento de decoro. Et

à quellomedeſimofinehà ritruouato in fommatutte le arti mecaaiche

inſiemecon la temeraria ſcienza del nauigaro: Coſi vedendo che ia

natura humana era fragile , e adinnumerabili infirmità ſoggetta ,

eſperia



2 PROEMIO .

eſperimentando la virtis de le herbe & de l'altre coſe naturalijhà truos

wato l'arte de la medicina. Et intendendo l'huomo eſſere di natura fua

animal ſociabilecominciò con arte à congregarlı inſieme: de accioche

meglio ſicöferuafferoin queſto modo di viuere, ordinò la fcięza Econo

mica ei Politica ;et gl’indujſe anco à diuidere frà loro egualmėte i cam

pi, uedendo che di queſtomodo farianostatiprisdiligentemente colii .

uati . Et finalmente conoſcendo che ditutte le coſe create era un creato

'Te ; reitores& gouernatore di rotto il mondo di ultimo fine de l'huo

mo.cominciò ad eccitare la voluntà nostra ad amarlo & deſiderarlo.

Esſendo dunque staro queſta potenza intellettuale cauſa de l'inuentio

ne di tante belle arti e ferenze;& efendo instrominio per il quale l'

anima noftra fi unifiein queſta vita al ſuo ultimofine per gratia ,co

ne l'altra pergloria; resta chiarıſımo quel che propoſi da,principio,

ch'ella efra tutti gl'alı doni d'Iddio ,dono nobilißimo, da ſegnala

tiſſimo.Quantunque pero ellafia coſi eccellente utile al genere hun

manoshà nondimeno biſogno di miniſtre e ſerue che l'aiutino; e tra

l'altre coſe hà biſogno di quell'altra poreriza de l'anima noftra che chia

miamomemoria .Percioche, come c’ınjegnano filoſofi,è neceſſario à

chiunque nuole intêdere che ſiioneria à li fantaſini cheſonoin ler;on

de ſipuò dire ch'ella ſerua à l'intelletto come di teſoriera de ſuoi te fori .

Imperoche tutto quello che l’intelletto intende lo ripone, & cuſtodiſce

me la memoria ; & de la loripiglia,quando altra uolta uuole inter

dere . Et ancora che la memoria intellettu ale fiala medeſima coſa con

l'intelletto, hà nondimeno biſogno il medeſimo intelletto d'altrapoten

za diuerfa,cio de la memoriacorporale per fare l'operatione ſua d'in

tendere . Màperche ancora queſtamemoria corporale,nonpotrebbe ca

pirerurte le coſe,perche è come uaſoil quale doppo che è ripieno,sparge

quello che d'auantaggio ſe gl'infonde, hà biſogno ella parimenti d'al

tre coſe & principalmente de l'arte nobilißima de la pittura , la qual

fu ritrouata dal medeſimo intelletto' per aiuto ſuo. perche ( come ſi è

detto )egli hà biſogno dela memoria per ritornare di nuouo ad intefi

dere quello che già hà inteſo ; & la memoria , percioche non può ricor

darſi di tutto , hàbiſogno dichi l'aiuti , & di che la fueglı:eira glin

ſtromenti più atri, accomodati ad operar queſto, è principalißima

bapittura ilcheſi dimostrapiù chiaro.che'l jole. Percheſeèuero , co

med
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me è verifimo, che l'uſo de loſcriuerefosſe introdotto, accioche le arti,

doſcienze con tanto ſtudio etfatica degl'huomini ingenioſi ritrouate

non ſiperdeſſero ; percioche la potenza memoratiua corporale non po

seua capiregl'idoli,&ſimolacri di tante coſe, quante ſono nel mondo,

per effere infinite in potenza,& tante propoſitioni comeſi contengono

in tutte le arti, & ſcienze ,6 colifu imaginata l'artificiofißıma in

uenciowe de le lettere, & caratteri , co’quali ſinengono a dichiurare à

pieno tutti i concetti de la mente nostra , de conferuare ne i libri à be

neficio de i poſteri eterne & immortali tutte leſcienze:feè uero dico

chegl'inchiostri,& le ſcritture foſſeroritruouale per ferbar memoria .

de le ſcienze,ne ſeguechiarißimamente, che la pittura è instromento

ſottoil quale è rinchiuſoil teſoro de lamemoria,non eſſendo le ſcrittu

re altrochepittura dichiaro& d'oſcuro. Onde vediamo che gl'Egitty

con lapittura d'animali,& d'altre coſe dichiarauano tutte le ſcienze,

et ſecretiſuoicoſiſacri,comeprofani :ialchelapittura appreßo loro era

come un crario , doue riponeuano adeterna memoria le richezzedelle

fue alte ſcienze. D'onde poi ne habbiamo ritratto noi fanta utilità ,

coſi ne le coſe appartenenti à la Filoſofia come à l'affrologia, permezo

di Platone, Pitagora et altri filoſofi,cheper aprenderle nauigorono fino

in Egitto , & ſonopoi statimaestri di tutta l'Europa. Gl’antichiRo

mani,parimenti adimitation diquei popoli conpitture d'huomini, et

d'animali formauanoi ſuoiemblemmi, i quali ſoleuano collocare ne i

luochi priuati,&publici ; ricoprendour forro nonſolamentegrandißi

miſegreti de le coſe morali &naturali , mà anco pungentißimistimo

li d'incitare a cuori ad impreſe magnanime, á generoſe de la qual

conſuetudine à noftri tempi ancora ſe ne weggononel'Europa qualche

veftigi. Neſolamente emblemmio ieroglifici,ma ſpiegatamente o fat-,

ti glorioſi de gl’huomini illustriſidipingeuam per commandamento

delpopoloRomano ne i lochi publici,per eccitar gl'huominiademula

re impreſe coſi glorioſe.Ondein diuerfilochi di Roma per effempli di

fortezz« ,ſi uedeua in alcun luogo dipinto OratioCoclite , che ſolo con

animo inuisto difendeua ilponte Sublicio da ungroſiſsimo effército di

Toſoani,& in altro luogo MarcoMarcello , che troncando il capoà

Britomaro Capilano di Franceſi,metteua in fuga daſcompiglio sutto ,

l'effercito nemicoper eſſempio di difciplinamilitare,PapirioDittato

Te quase
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re , quando volle manomettere Quinto Fabio Ruriliano Maestro di

Campoperche contro la wolonta foahaueacomeßo la battaglia contro i

Sanniti ; ancorache n'hauelle riportato glorioſavittoria,& Poftumio

Dittatore quando ammazò il figliuolo,percheſenza luo ordine hawes

vinto ſuperato glinimici; per eſſempli di pierà uerſo la patria ,

Marco Curtio,cheſpinto il cauallo nela profundißima cauerna ſi pre

cipitana i trè Decijilpadreme la guerra latina,ilfigliuolo ne laguer

ra Toſcana, & il nepore ne la battaglia contro Pirro kèdegli Epiroti,

che surteper laſalute de la Republica à là morte fiofferiuano, dealire

infinite hiſtorie,che lungo la ſuperfluofarebbeà raccontare . Si dipin

genano ancora lefigure, en hiſtorie di tutti i Dei ; comeſene weggono

a queſti tempi alcuni veftigi in Roma, con le quals pitturei Romani

veniuano ad accenderſi, o infiamarſi nel amore de la religione e del

culto diuino. E finalmente haueuanene le caſe loro le imagini,da ria

tratti de fuoi maggiori pormemoria dele wiriù loro,é perimitatione

de'pofteri. Ora quanto foſſe l'uſo d'eſſa pittura appreffo i Greci non è bi

Sognolongamente diſcorerne ;perche quanto ſi è detto de la ftima,do

pregio in che ella era appreſjo Romanısutto era fatto ad imitatione

degliſteſi Greci, i quali conoſciuta l'utilitàgrandißima de la pittura,

ſempre era in grandißimo honore, es stima;fi che per niunaſpeſalsa

foiamano di comperare ,ciò che in eſſa truouauano di eccellente. Onda

jalegge delRè Asralo che comperòuna tauola d'Ariſtide Pitsor Teba

noper cento talenti,o del Rè Candaule , che con altretanto oro pagà

una tauola di Bularco ,doue in mediocre ſpatio cra dipinto la diſtrus

tione de Magneſii,do per conchiuderla i premj co quali i Greci hono

rauano i Pittori (come ne fannotestimonio tutte le loro hiſtorie ) & le

pitture tante & coſi eccellenti che i Romani nel tempo che piùo fiorilla

imperio riportarono da loro aſſai ci dimoſtrano in quanto pregio egli.

nohaueſſero quest' arte nobilißima. E per dir anco di noi altri Chris

ſtrane,chi non sà che dal principio& origine de la Chieſaſanta comin

ciò l'ujo de l'adoratione de le ſacre imagini?E chi non hà ò letto ne le

hiftorie,ò inteſo per traditione,chefanio Luca Ewangelista con la ma

no us propriafece il ritratto de la ſantißimamadre diChristo ? il gas

leſi vede hogg.de in Roma in fanta Maria maggiore . Ne di San Lisa

ca folo questo ſi legge,mà ancodi molti altri fanti. Queſto fantißimo

wjo de
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uſo delle ſacreimagini èft-110 approusto,& confermato da tutti ifacri

concilij legitimamente congregati in nome de lo Spirito Santo .El

quando ilConcilio,ſenza ordine del Vicario di Dio propoſe de leuar le

imagini, egli inſpirato diuinamente proteffè,che non lo confermarebe

Je fuffestuto abrogato queſto ufo pirſsimo. Mà che ? listeſlu iddio l'hà

confermato di stabilito con infirit! ☺ tupendi miracolii quali ſono

coſi norio celebri,che nluno,eccetto che gli fcelerati Heretici puo que

što negare. El certo con grandißimiragione introduſſe la Chieſa fan

ta queſtofantißimo rito. Percioche molts fielerati,bo peccatorifcorda:

tili gia di Dio,uedendalaſanuißima imigine di Chriſtoflagellato, ola

traggiato, & crucrfifo,riornanuu iiz lo steßi, þargendoda gl’occhi

fiumi d'umurelacrimehannofattoaſpiſima penitenzı; molu ſuper

bu,& lufurioſiuedendol’imagine dinoftraDonna, hanno ſeguitola

humiltà le caft .; molti impenitentiquedendo il ritrattodiMadden

lena,diſanta Maria Egittiaca, & d'altri fanti hanno laſciato le delia

sie de le città, a ſeguito l'aſprezzi de la ſolitudine ; molti awarı ve

dendo Santo Martino che fa parte del ſuomantello alpomero ignudo ,

diuennero pietoſi,& limoſinieri ;molti sedendo il crudeliſsimo mar..

sino di tanti fanii Martiri,fi rincorarono anch'eglino à ſopportarecon

animofortiſsimoleperſecutioni,gl'oltraggi ,es i tormenti,dai barbari

tiranni,per amor di D10 ; da molti ignoranei ,& rozzi ſi ſonoammal

ftrati ne i miſterij de la nostra fede,ſolamente con questi ſpettacoli .,

Comuouono le imagini al timor di Dio,che èprincipio de la ſapienza,

Perche chi farà coji duro,&pertinace,che vedendounaaltra uolia

dipinia l'hiſtoria de gl'Angele rubelle caduti del Cieloper la ſuperbia ,

diAdamo,đó Eua ſiicciaridal Paradiſo terreſtreper la diſobedienza;

de le cinque infami Citiàdal focodel Cielo,per la nefanda lußuria ar .

ſe & distrutte;dı Dalan, & Abiron per la mormorazione da liftels

terra inghioriti; & uedendo la morte,l'inferno, l'ejlvemogiudizioin

Carta , oſopra un murovitratti,à qualche tempo non tema d'eßerefeue

gamente dala giustitia di Dio punito, & m :feramente priuato de la

promejja eterna beatitudine?che vedrà una uolta et un'altra i misterij

de la ſantißimi noftra fede,& la gloria celeste dipinta,che non ſimua

úa all'amore di coſi pietoso Dio, che coſi infame, & crudel morte bà fofo

fertoper noizel nöfenta accenderſidentro un ardenie deſiderio di coram

Jeguire
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ſeguire la ſupremafelicità?Nondico che le imagini ſianocauſa totale

di coſi grandiefferii,perche queſtafaria empia opinione ; mà dico che

la pintura muouel'occhio, do questo cuſtodiſce tutti iſimolacri , do le

imagini dele coſe che vede nella memoria,& quelle li rapreſentaà la

intelletto,il quale intendepoi la verità & falfità di quelle coſe, da in

tefala,la rappreſenta à la noluntà ; la quale, eſſendo le coſe male,le abo

mina,eſſendo buone le ama, &per naturale inchinationenà dietro a

loro . Datutte queſte coſe adunque ſi conoſce, quanta fial'eccellenza ,et

utilità de la pittura ; poiche è inftrumento dela memoriazinstrumen

to de l'intelletto,inſtrumento de la uoluntà; èſegno di figura imagi

nata da gl’huominiperrappreſentaretutte le coſe naturali,& artificia

ti,per rappreſentare gl’Angeli,iſanti, & l'iſteſſo Iddio , in quelmodo

chepuò eßere rappreſentato. Maperchenon vorrei che queſto mio di

frorſogenerale faftidio negl'animi de i lettori , non anderoſcorrendo

più in questoſpatiofißimocampo de le lodi de la pittura ;eflendo mio

proponimento difludiare ne la breuità ,comeſièpotuto facilmente co

nofcere fin qui,ch'eſſendo queſi'arte,oltre le molte coſe cheſi ſono dette,

comeun libro uiuo di tutti i detti e fatti del ſecolo antico,de moder

no,à meperò è baſtato d'hauer ſolamente questa parte accennato ; da

potendoſilungamente diſcorrere intorno al ſuo fine,hòvoluto dir fola .

mente ch'era mezo ,co'l quale s'acquiſtauano grandißime coſe. Nonè

però da paſſar con filentio,ch'ella è una di quelle coſe ,le quali, ſono per

Je medeſime deſiderabili. Percioche uediamo che l'animo noſtro da ſe

folo fi prendemarauiglioſopiacere & contento in uedere una bellapit

twa,de confiderarſolamente ſenzapaſarpiù oltre con l'intelletto quel

lo ch'ella esteriormente rappreſenta,et digran lunga maggiore lopren

de quando poi ſcorgela ſimmetria d'un buono, & intendenteartefice

in una
figura, &auuertiſce quella mirabilartecò ch'egli fa ch'una fi

gura immobile & infenfibileà gl'occhi noftripaia che ſimuqua et ſal

11 , & corra , & chiami, & percuotacon le mani da muouajátta la vita

in inzi ,in dietro ,à la destra eà la finiftra,quandoconſidera come il

pittore co'i colori rappreſenta nel pianola groffezza et rilieuo delle co

ſe,le carni, i capelli,i ueftimenti,o la luce,che sutto queſto alluma;

quello che è ancorapiù marauiglioſo, fa fiche nela ſuperficie piana ſi

weggono quattro&anque huomini l'uno dietro à l'altro , anci tutto

uno
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uno effercito,desutta unaprouincia : finalmente che inſino à que

fto termine è arrivato inueftigando l'intelletto noftro, cheha voluto co

arte imitar la natura formatrice degl'elementi,de le piante,degl'arbo

ri,de gi’animali,del'huomo. Ilche aßaimeglioſaprebbe dipingere un

Oratore con i uari colori dela retorica che io, che ſono pitiore ſolito à

dipingere con varirtà di colori materiali . Mà perche è neceßario non

ſoloperl'intelligenza di quelloche habbiamo detto,maancora di quel

lo che ſeguirà,intendere la differrenza è conformità che è fra la pittu

ra, & ſcoltura,breuemente dichiarerò qualeſia l'opinione mia intor

no à questo; accioche perauentura gli ſcultori non s'arroghino quelle

lodi chefono proprie de la pittura , co noi altri restiamo priuatidel

frutto de le noſtrefatiche ; Conciofia chefra ſcultori de pittori fu fem

pre conteſa ,quale de le due arti foſſe più eccellente;& molti hannogiu

dicato diuerſamente, altri in fauore de ſcultori,& altri de pittori ſico

me io il quale tutta uolta che m'è occorſo di ragionare di coſi fatta ma

seria,hoſempre difeſa questa parte ; perciochehauea diſegno di dare

in luce questa opera ,nela quale io uoleuapoi più amplamente trattar

me,conſperanza che questo diſcorſo coſi per la nouirà,comeper leragio .

ni che ſiſarebbero addotte,non doueſe dipiacere a z lettori . Etprimie

ramente per hauerepiù certa la rifolutione di tutto ciò è neceffario con

foderare la conuenienza & differenza di quefte due arsi,perciochecoſi

digran lunga più chiaro ſipotrà conoſcerenel capitolo ſeguente doue

poine ragioneròparticularmente,quale di lorofia dimagiorpregio,et

eccelleza: il che pare àme che no douea eßere inalcun modo pretermef .

ſo da coloro che hannotrattato queſta queſtione. Dicoadunque,chela

pittura di ſcoltura fi contengonoſotto una medeſima arte , per quella

regola che dice; che quelle coſe che conaengono inun terzo conuengo

no fra diloro. Etſeben poreſſe parere adalcuno che con queſta regola,

fiuerrebbe anco à conchiudere che l'huomoper effempio foffe un canala .

lo,poiche tutti doi conuengono in un terzo,cioe in eſſere animali; ilche

è faleißımopercioche conuengonoſolamente in queſta parte che cutii

doiſono animali, mà diuerſi in pecie,com coli fi poteße dire de lapittu.

14,&ſcoltura; nondimeno ſi ha daintendere congiudicio,che fi come

trà l'un huomo,e l'altro no ſi può dire cheſia alcuna differēzaeßentiate

percioche tutti due fonohuomini rationali;coſi la ſcoltura dapittura

non li
A
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non ſi poßonochiamare differentiirafe eßentialmente;percioche luna

è l'altra tende aduno isteßo finedi rappreſentare à gl’occhi noſtre le fo

flanze individue,& cutie dwe parimenti lo fannoſeguitando la

tità geometrica d'eßı indiuidui; & coſi l'una come l'altra egualmen.

se s'affattica di rappreſentare la bellezza,il decoro,ilmoto ,đ i contor

ni dele coſe ; & finalmente tutte due non ſonointente ad altro, cheria

trahere lecoſe al naturale pris fimilichepoßono.Perciocheponiamo ch'

an Recometia adun pittore,o ad un ſculiore,che tutti due faccianodi

lui un sito atto , nö è dubbio che l'uno e l'altro hanerà nelſuointelletto la

medeſima idea o forma di quel Rè,& procederà ne la ſua mente co'l

medeſimo diſcorſo de la ragione e de l'arte; & infommahanerà ilme

deſimo proponimevio á jcopo difare il ritratto quanto piis fi pofſafi

mile à la perforia del Rè. i mezzi ancora faranno imedeſimi, perche

tutti dueji sforzeranno d'imitare la perſonadel Rè,ſeruandolamede

fima quantità geomeirica di lui, che èper effempio di dieci faucie , &

ſeruando tuttii ſuoi contorni,ne più ne meno, come quelli del Rè :

coſi oſſeruaranno la quantità ,& contorno de la fusa fronte,del ſuo nafo,

de gl’occhi,dela bocca, e finalmente di sutta la vita ; á all’horare

Sterà il ritratto di punto ſirileal corpo del Rè . Talche procedono que

šti due arteficiperla medeſima arte ne la loro mente ,a intelletto..

Dapoi auanti che s'adoprino intorno à la materia, diſegnano prima

in carta o in altra coſatutto quelli che ne la mente ſua haueuano con

Cet10,0 il diſegno e preſssuode la idea di tutti due conuiene in tutto

quello che ha dueſprimere la fimilitudine che è l'eßentiale dı.queſte

Arti:& forfi ſarannoſolamente differenti in qualche coſa accidentale ;

perche l’nno di loro faràle gambeo le braccia con diverſa pofirione,es

moto ; ancora che tutti due haueſſero preferitto dal Rè una certa attı!u

dine poſitione come à dir dritta, ne la quale uoleua eſſere ritratto .

Egliè iluero che l’uno dipinge er l'altroſcolpiſce,ma queſta però è una

differenza materiale , che non fa fpecie diuerſa d'artene di ſcienza .

La differenza eſſentialefola equella che fa petie differenie& diuer

fa di ſcienza,la quale non ſitruoua fra la pittura & ſcoltura ,& colino

è differenza ſpecifica fare il ritrattodel Rè in pietrao in legno o in me

sallo,o in tavola,ocon penello, con ſcarpello,perchetutte queste diffe

renze ſonomateriali. Ondeficomepazza coſa farebbe ch'uno cheria

trahe
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trahe il Rè in marmo,diceße à chi lo ritrahe in legno,che rio foſſe foolto

seperche adopra illegno,es egli ilmarmo,coſieno altrimentiſarebbe

fe lo ſcultore diceſſe al pittore cheriöfoſſe de l'arte fua pche egliadepra

ilmarmo,et il pittore lauorain tauola o in tela,egli adepra loſcarpelo

et ilpittore sl pennello.Se la diuerſitàdels materia dūque folanonin .

duce diuerfirà d'arte , neceſſariamente debbiamo anco dire che diuerfi

artefici in fpecie no ſi poßonochiamare quelli,de'quali uno failritratto

d'unaiſteſſa coſa in tauola,& l'altro in marmo. Et quantunche loſcula

tore rappreſenti tutto il corpo del Rè co’iſuoi contorni,coſa che non fa il

pittore,non però ſihà dire cheſiano frale differenti d'arte, percioche

ne anio il pie& ilmeno fannodifferenza eſensiale, e coſi non ſareb

be concludente ragione il dire questa figura èdi rilieuo intiero,et que

sta di mezzo,adunque quello ſolo è ſcultore da questi no,& parimenti

dire, il pittore non fa in una figura fenon una ſola ucduta, á lofculto

re le fa intte , però l'artide l'uno e de l'altroforo diuerſe. Perche ſe il

pittore non fa più d'una veduta,èperche lauora in piano. Talche s'egli

rappreſentaſolamente mezzafigura, e ſe una fiala la rappreſenta in

ſchiena,& l'altra in profiloquesto auuieneper la imperfertionedela

materia che è piana,e non per imperfettionede l'arte . E coſi conchiudo.

riſolutamente che la medeſima arte è quella con la quale ſi ritrahe la ,

figura in marmo,in legno in argęso, o in oro,& quella cõihe firurabe

intauola,in carta,o in muro . E bēuero che noi alıripittoriſeguitiamo

ilpiù difficile e perfetto di queſt arte, come ſi dirà più baſſo,ora dirò ala

cuma cofa degl'inuentori, ei perfettori d'eſſa pittura; poiche coſi anco pa

ne, che ricerche l'ordine , ch'eſſendoſi detto de l'eccellenza ſua,deducena

dola de la ſua caufa finale conſeguentemente ſe ne dica, cauandola da

la cauſa efficiente; riſerbandomi porà trattare lungamente de la fua

cauſa materiale á formale nel principiodel primo libro.ora coſi co

me due coſe ſono che illuſtrano a nobilitano l'huomo,primala nobil

tà,& chiarezza de progenitori,& poil'antichità,la quale non è dub

blo che molto aggiungedifplendoreà la nobiltà de lafumigliazcoſido

non altrimentitutte leſcienze tanto piisfonoillustrı ( chiare quanto

più illuftriớ chiari ſono statigliinueniori di quelle , & quanto più

antichi. Eſſendo adunque , come habbiamo con ragioni ewidenti poco .

dianziprouatola plastica ſcultura ,con la pittura una ifteſa arte, ne

Segue
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feguechiarißimamenteche non v'è arte nel mondo nepiù antica , ne

da più faggio& più nobileinuentore ritruouata che la pittura,Percia

cheognunosà che ne l'ifteßoprincipio delmondo, anantiche foße ge

nerato l'huomo , il primo plasticatore fu l'iſteſſo Iddio , il quale con le

fuemanipropriepigliando di quella terra vergine elementara ch'egli

hauea creato,fece la plastica delprimo huomo,esdoppo miracoloſamen

te gl'infprobo introdnffe l'anima.E deghuomini(ſeuogliamo dar

fede àgli Ebrei)fu Enos figlinolodi Seth,il quale,comeſi riferiſce nel

Supplemento de le Croniche,formòcerteimaginiper incitare ipopoli a

riuerire& àpregareIddio come alpreſenteuſano gli Christiani.mà

più uerifimilmente ſipuòattribuire la lodė di queſta nobilißima in.

wentione à Nino Rè de gl’ABırij.il quale come dicono gl'historici , ha .

uendo celebrato l'eſſequie di Belo ſuo padre detto Nembroride , che da

gl'Aßirģera chiamatoIddio Saturno, & fu ilprimo Rè di Babilonia,

per mitigare in parte il dolore de la morte di quello,& riſtorare in cer

tomodocoſi gran perdita,ne feceſcolpire una imagine. Doppo il dilu

wio questo è chiaro che Prometeo figliuolo di Iafet edi Aſia Ninfa fu il

primo inuentore de la plaſtica, il quale ſecondoAgoſtinonel libro de la

Città di Dio decimo oicauo, et ſecondo Euſebiofuin grandiſsimaſtima

appreſogl'Arcadizet cia huoma di acutißimoingegno,etdi granpru

denza , ialche indulle gl’huomini rozzi,& barbari à la vita politi

ca, do fu ilprimo che formalele imagini degl'huominidi terra,facen

dole con certafua artemuouere,comeſehaueßero hauuto ſpirito,& ui

ta :ondeprefero poi i paeti occaſione difingere tante ſue fauole,quante

meleggiamo. Conoſciutapoi,et inteſa l’eccellenzadi utilita di queſt'ar

se ,cominciòà diuulgarſiper tutte le prouintie,doi primi inuentori di

quelle ad eſſerehauuti in grandißimopregio. Et coſi GigeLidioap

preſso gli Egitti ,Pirro appreffo i Greci,de Polignoto Atenieſe, apprela.

1 Corinthy furono haunti in grandißimaſtima,per eſſere ſtatiapprefa

fo loro iprimi ritrouatori de la pittura. Si cominciò prima à dipingere

ſolamente con chiaro do oſcuro, ne furono autori Ardice Corinthio,

et Telefane Sicionio. Cleofanto Corinthiopoi introduſe l'uſo dei colori

maperò d'un ſolo ,comehanno voluto darci ad intenderegl'istorici

chiamandolo Monocromato . Apollodoro Atenieſe poi fu quello che

prima cominciò à dipingere con pennello ; El Cumano parimenti Ate

niele



PRO E MIO . 22

mieſe,che cominciò adistinguere ilmaſchio dala femina.Cimonecleo

neo illustrò molto questa arie,truouando nelefigure gli ſcorzi ,& di

pingendo con talarte i uolti che riguardaſſerointutte leparti,& oltre

di ciò dimostrò il modo di rappreſentare ne ipanni i crepi, & nei cor

pii muſcoli & le vene. Doppoluil'aggiuſegrădißimaperfettione per

neofratellodi Fidia ſcoltore,inſegnandoci à dipingereledonne con ve

ſtilucide con fregi ;& con mitre d'oro in capo: & dipingendo la batta

glia d'Atenieſi contro i Perfi, truouò la uia di ritrarre dal naturalei

volti sitrahendoalcunigrandißımi huomini,come de'Perſi Tiſaferne

& d'Atenieſi Miltiade,et Cinegiro.Parraſio Efefio anch'egli la poliin

molte parti,esſimilmente Zeuſi che fu il primoche truouòla maniera

d'ombrar le figure. E finalmenteApelle, glipoſeglultima mano è la

riduſſe à la perfectione con l'aiuto de la Geometria & dell'Aritmetica,

Jenza le quali diceua Panfilofuo Maestro,che niunopoteua esſerepit

tore,Sicome à tempi de nostri padri Bernardino Louini uſaua di dire

anch'egli,che tanio era un pittore ſenzaperſpertiua,quãto uno dottore

ſenzaGrāmatica.E queſt'arte disale eccellenza,che l'altezza ancora

dei Rèe degliImperadori s'è inchinataad eſercitarla,e non è maraui

glia, perche queſta è un arte à cui ſono neceſſarie tante coſe,chefolog !

huomini liberi djepotenti la poßono con lodeeffercitare : per eſſere qua

fi comeuncompendio de la maggior partedele arti liberali ; cioe per

non poterſiſenzala cognitione & aiutto di molte di quelle eſercitare,

come de la Geometria,de l'Architettura de la Aritmetica, ei de la per

spettiua. Imperocheſenza cognitione de le linee, de la ſuperficie, dela

profundità,de la grofezza, & de lefiguregeometriche, che puòfare il

pittore,eſſendo queſto ilprimofondamento fuo ?ſenzacognitione de

l'architettura, comoporrà co'l pennello rappreſentare àglºocchi caſe,

palazzi, tempý, & altri edifici?ſenza Aritmetica comepotràinten

dere la proportione del corpohumano,de le fabriche,& de l'altre coſe,

coſi artificiali,come naturalı?&ſenzaperſpettina come può ilpittore

allumare una figura,fareunoſcorzono rappreſeutare altromoto? Dipiù

è neceßario anco al pittore hauere cognitione de lecoſe coſi ſacre come

profane,e non ſolumentede i Greci,òdei Romani,maanco de i medi,

de o perfi,et ditutte le altre nationi:hà d'haucre notitia almeno ſuper

fociale de l'Anotomia ; &per concludere gli firicerca la cognitione di

taute
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tanteſcienze, & di tante arti ,che non ſolo hà biſogno d'eſſere huomo

libero,ma anco ricco,per poterſi prouedere de i librineceſſary,& hiver

che dare à precettori che l'ammaestrino. Da che ſi conoſce quanto bia.

fimo miritino i pittori di queſti noftri infelici tempizc'hanno ardire di

effercitar quel'arte,non ſolamenteſenza cognitione de le ſcienze ſo

pradette,maanco ſenzaſaper purne leggere ne formuere ; ſtimolati

dala pouertà con quello ſolo fiopo di guadagnarſi il vitto , altro nõfan

no che empiaſtrare tutto giornole mura i tempi,e le tauole con uitu.

perio di coſi nobıl arte,& con sdegno degl'huomini intendenti che ſia

milipicture uedono, & conſiderano. Il che penſando 10 molte volte frà

me steſſo,per ilgrandißimostudio ,che ho ſemprepošto in quell'arte no

bilißima; mi ſono riſoluto di cõponere questo trattato, il quale hè di

wiſó inſette libri; accioche almeno doppo che non ſipuò perfuadere à

gſhuomini di queſto tempo , che ſisforzino d'apprendere tutte queste

ſcienze neceßarie (comeſiè detto)perla pittura,facciano qualche stu

dio in queſtamia fatica;perciocheui troweranno raccolto,perquantofi

ſono potutofendere leforzedel mio debilingegno,ſe non tutto almc

noparte di quello cheè biſogno per riuſcirein queſta profeſsione di

qualche pregio& confideratione. Eperche nõ è ragione chequello che

jo faper inſtinto di pietà ,contenga inje alcuna coſa contro la pietà,prie

go humilmente i Reuerendi Padri Inquiſitori de l'heretica prauità à

iquali mi ſottopongo inſieme con tutte lecoſe mie: che ſe in queſto libri

fitrouerà alcuna coſa o contro i buoni costumi,o controla dottrina che

inſegna la ſanta madre Chieſa Romana,ſi degnino di toglierla,c cor

regerla ;ſi che reftino affatto purgati& mundi d'ogni errore .

1
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Diuifione di tutta l'opera .

V E ſono le maniere di modi di procedere ordinatamente in

qualunche ſcienza arte; de quali l'anofi chiama ordinede

la natura, e l'altrofidomanda ordinede ladottrina,la natura pro

cede ordinatamente cominciando da l'imperfetto do terminando neh

perfetto; e cominciando da le coſe ſingolari, & finendonele uniuer,

ſali . Et fel'intelletto humano procedeſje ne l'intendere le coſe nela

iſteſo modo,& ordinecon che ſono ſtate da eſſa naturaprodottequeſta

veramente ſarebbelapiù eccellentemaniera delmondo da intendere

imperoche cominciareßimo à conoſcere tutte le coſeper iſuoiprimi,els

immediati principi ,& questi anco conoſcereßimonon in idea, &fex

paratamentedale coſe particolari,come diſſero alcani, ne imaginasi ,

et collocati ſolamentene l'intellettohumano,comealtri uolfero, malat

li,quali concorſero à la formationede le coſe particolari; & quafa.com

gl’occhi isteßigli potremmo vedere con le ditadimoſtrare. Ilche

èla più bella, & certa maniera di conoſceredi tutte quante le altre .

Percioche chi non sede che cominciando il noſtro intelletto l'operation

fua d'intendere perle coſe particolari comincia à conoſcere queſti mes

deſimi particolariper la ſuamateria , etper la ſuaforma, che ſonoiſuoi

primi,& immediati principy,non collocati nel concauo de la luna , e

imaginati ſoloda l'ifteßo intelletto, di ripoſti inlui come in ſoggetto ;

mà che fono concorſi à conftituire de formare il compoſito di Pietro,per

eſempio ;o di Giovanni; & che nel medeſimo Pietro o Giovanni,quafi

sipoßonodimoſtrar co'l dito?
Et chepruoua poiò che conoſcimenso pia

euidente,& più certo puo effere di queſto che facama dala coſa pofta

inanzi à gl'occhi? il che non èſolamente mio penſiero , ma de l’isteßa

prencipe de Filoſofi,il quale ſcrive che i primiprincipü ſiposſonopruge

uareper il ſenſo:volendo intendere cheèpiùa ceria la pruoua fenjuale,

chel'intellettuale. E quindi auuieneche allora una coſahauerà di ſua

natural'eßere conoſcibile,quandofarà tale che ſi poſſavedere cong !

occhidiſentire con le altreſentimenta. Etqueſta èla ragione perche

Aristotele nel medeſimoprincipio de la fiſica dice ,chesparticolari di

fua natura ſono conſcibilizi quali rust le noipoteſsimo comprendere et

intendere faremmofapientißsmi. Mà ècofa impoßibile,percheeſendo

loro
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loroinfiniti in potenzaſolamente poßono eſſere conofciuti da quello

che èinfinitroin alio . Percioche quantunque alcuna creatura celeste

forfapoſſa eſſere capace d'intendere quelle coſeparticolari che attual

mentefono create, de produite,nondimeno, perche non fonocreati tan

riparticolari nel mondo,chenon ſe ne poſſa produrre molto maggior

numero,ılche ſolo dipendeda la libertà di Dio,eda la ſua prouiden

Za; perciò queſta potentialità,ò perdirpiù chiaro,iparticolari tutti che

ſono staticreati &prodotti inſieme con quelli che ſi ricrearanno, co

prodaranno nelmondo,ſolopoßono eſsere da Iddio con la ſua prefcien

za conoſciuti. Etparte di queſto accennaua Ariflotile,quando escens

che iparticolari erano notià la naturazintendendo forſi delprimomo

sore de la natura qual è l'iſteſo Iddio .Sono adunque i particolari co

nofcibili deſuapropria natura ; perche quanto hanno di attualitàtan .

- sohanno,comedicono ifiloſofi,diconoſcibilità; & eglinoſono attual

menle ,perche laſuamateria gia non è purapotenza , ma è attuasa per

la ſua forma,o la ſua formagia non ſia nel grembode la materia,mà

fta in leiattuandola ,do ancora che questo s'intenda propriamente de

gl'indiuidui de la ſostanza,proportionalmente però s'intende anco de

gl'indiuidui de gl'accidenti .Reſta adunque chiaro,che ſe noi non ina

iendiamo iparticolari non è perch'eglino diſua natura nonfuumorina

telligibili,ma auuiene permancamento noftro, che non potiamo coma

prenderela loro infinita moltitudine. Eperciò non deae l'intelletto no

stro cominciare adintendere le coſe con l'ordinede la natura ; poiche

non puòcomprendere tutti iparticolarii qualiſono infiniti , ma dewe

cominciare con l'ordine de la dottrina,del quale lo intelletto nostro è

capace.perchequeſt'ordineprocede da le coſe uniuerfali à le particola

rile quali posſono eſſere facilmente conoſciute da noi, per effere l'intel

letto nostro di queſta natura che propriamente intende l'uniuerfale ,

eſſendo egli potenza de l'animaspirituale , e perciògodendode lecoſe

uniuerfali ſeparate da la materia,& fatte in qualunche modo fpiritua

li,per opera del'intelletto agente. Per questa ragioneuolendo iotras

sarein queſto libro de l'artedela pittura,hòuolutoſeguitar l'ordine de

la dottrina. e perchein ciò ſi potrebbe errare , fe io repigliando più alto

woleſi cominciareà definireal lettore checoſa ſia qualità, odi quan

te perie fra ; dechiarare che coſa fia babico e depofitione, che cosa ſia

figura
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figura o forma;&dimostrare come lapintura per diuerſe conſideratio

wifi comprende ſotto queſte ſpecie di qualità ( coſa che più toſto s'appar

riene al dialetticoe al filofofo,che al pittore)per queſto io fecondo il

precetto di Horatioche ci ammoniſce à non cominciare l'historia de la

guerra diTroia da le due voua di Leda; cioè che per trattard'una coſa

non ſiha da pigliar un principio troppo rimoto da quello che ſi tratta ;

da principio comincierò da la definitione de la pittura , quale è al fuo

prima di immediato principio, & inſiemeilpiùgenerale et il più pro:

prio che in leiſipoffa conſiderare: Dapoi dimoſtrerò gaste fis il fuoge:

nere,che e la prima parte de la definitione ; & finalmentetuttele dif

ferenzech'entranonela definitione à limitare il fuogenere ,qual è una

specie di qualità che ſichiama arte,& àconſtituirequeſtapetieſpesia

lißima di qualità ,che ſi chiama pirrara. E perche le differenze che

fanno, chela piltara ſia arte particolare di fia differente da tutte le al

tre arti del mondofonocinque,cioè proporsionemoto, colore,lume,per

spettiua,tratterò diciaſcunadi queste differenzefeparatamenteinun

libro per ordine, da coſi il primolibro contenerà un trattato de la pro

portione che èla prima differenza de la pittura. Il ſecondo del molo.

1l terzodel colore :Ilquarto dellume. El il quinto di quella parte de

la perſpettina che è neceſaria alpittore. Et cofi uerrò in queſticinque

hihni a feruare l'ordine ſudertode la dottrina, che comincia dal prin .

cipio piis uniuerſale de la pittura, & più immediato, che è la ſua defi

nitione ; & poi uieneà le cinque parti checonſtituiſcono la pittura .»

Mà conſiderando chenon tutti quelli che comincierannoatapprende

dere queſt'arte ſapranno cogliere il fruttodi quest'arbore per effere

troppo alto(vogliodire che trattandoſi in queſti primi cinque libri de

le parti eſentialı & principali de la pitturageneralmente,& eſſendo

le coſegenerali troppo diſcoste dal noſtro ſenſo,ondetutti non ſapran

no diſcernere à quale uniuerſale questa cola particolare,o quell'altra ſi

fortoponga)io che ſommamente deficero il profittol'utilità etiandio

di quelli che cominciano à imparare queſt'arte ; hò voluto aggiungere

Jefto libro,nelquale tratterò pratticamente quello , che ne i cinque

libro ſiinſegna teoricamente :efjendo anco questo l'ordine de la dotiri

na, che doppo la teorica ſeguitela pratica. E perche quelli che prattica

mente cominciano ad adoperare , non ſolo hanno bisogno de le regole

de l'arte



de l'arte ,ma ancora de i precettidelgiudicio,es de la prudenzain que

ftoifteßolsbro,auanti ch'entraßı à trattare de la pratica ,hà premeſe

un compendiodi regole del'arte,inſiemecouna raccoltadi precettide

laprudenzi do giudicio chehadi hauere l'artefice nel dipingere. Per

che non baſta al pittoreche dipinga bene,ma gliſi ricerca anco che di

pinga conprudenza dagiudicio; &nel rimanentepoi hopoſto alcuni

eßempli, co i qualiſi può praticareemettere in atto l'artedela pittu

14. Dipiù quantunquein queſti ſei libri fa contenga tutta la perfer

tione de l'arte,nondimeuo conſiderando io che l'accidente che più ne

ceſariamente accompagnala pittura è l'hiſtoria , per ſapere prudente

mentepraticare, houoluto perlenare al pittore questa fatica di nolge.

se á rivolgere diuerſi libri,aggiungeruiun aliro libro che è il festimo

nelqualfitralta de l'hiſtoria neceſsaria al pittore , cominciando dal

cielo infino all'inferno,& dimoſtrando ilmodo come ſi hà da dipin

gere iddio
,& gl'Angeli; & in qual forma, & in che babito dipin

geuanogl'antichi i Pianeti,
gl'elementi, & l'altre coſe. A che fare è

Atato neceffario leggere,efo rileggere infiniti libri, & non hauerealcun

riguardo àl'utile.commodomioprimato,perapportar utile et ferui.

tioàgl'huomini de la mia profeßione, i qualiè ben ragione( come an

ch'ioco ogniaffetso di cuore gliprego)che gradiſcano e habbino care

queſte miefatiche preſe dame , & perferuigio loro , &per ampliare

quell'arte,

&conſiderino il poco aiuto&lume ch'io hò

de le fatichealırwizeßendo stata questa materia toccada coſipochi, che

quaſipotreifenz'arroganz
adire,ch'io ſono ſtatoilprimo che con qual

che artificio, metodo ne hò cominciato a ſcrivere,& hò agevolaia la

ſtradaperla quale ſipotràpiùs eſpeditamente caminarper l'auuenire .

potuto hauere
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De la definitione de la pittura .
1

ITTVR A ¢ Arte laquale con linee proportionate , &

con coloriſimili a la natura de lecote , ſeguitando il

lume perſpectiuo iinita talmente la natura de le cote

corporee, che non ſolo rappreſenta nel piano la grof

ſezza , & il rilieuo de' corpi , ma anco ilmoto , e viſi

bilmente dimoſtra à gl'occhi noſtri molti affetti, &

paſſioni de l'aninio. Per dichiaratione di queſta definitione debbia

mo ſapere che in tutte le coſe naturali li troua materia , à laquale

riſponde il genere , & la forma, & ch'adeſſa forma riſponde poi la

differenza. Ondedicono i logici che'l genere è quello che dichiara

l'ellenza de le coſe ; & la differenza è quella che dichiara la forma,è

qualica eſſentiale de le iſteſle coſe. Perciò è necellario ſecondo que

Ita dottrina, poi che ho voluto con la definitione ſopradetta dichia

rare che coſa ſia pittura, dimoſtrare il ſuo genere , & le ſue diffe

renze , per lequalı ella fi diſtingue , & falli diuerfa da tutte le altre

ſcienze, & arti. Il genere adunquede la pittura è arte. E che la pit

tura ſia arte , li pruoua da la definitione di eſſa arte, laquale in lom

ma non è altro ch'una ragione retta, & regolata de le coſe che li han

no dafare. Si pruoua anco , perche tutte le coſe naturali ſono la re

gola, & la miſura de la maggiorparte de le ſcienze, & arti del mon

do , ellendo che ſono fatteda Dio con ſomma ſapienza , & conſe

guentemente hanno in ſe tutte le perfettioni poſſibili , & di che elle

lono capaci ; & perciò poſſono ellere regola retta delle coſe artifi

ciali: onde ne ſeguita chiaramenteche la pittura è Arte , perche pi

glia per lua regola eſſe cole naturali;& è imitatrice, & come à dire

limia de l'iſtella natura , la cui quantità rilieuo , & colore ſempre

cerca di imitare, Il che fa con l'aiuto de la Geometria , Aritmetica,

Perſpectiua , & Filoſofia naturale, con tanta , & cofi retta ragione

che non può eſſere più . Ma perche de le arti alcune ſono liberali,

& alcune mecaniche, non ſarà fuor di propoſito brieuemente roc

care, trà quali di loro debba eſſere annouerata la pittura. Queſta que

ſtione, le con autorità hauetle ad eſſere deciſa , preſto li determina

rebbe ; percioche Plinio apertamente la chiama Arte liberale . Ma

con ragione anco li può facilmente pruouare. Imperoche le bene il

pittore non può conleguire il ſuo fine, ſe non adoprando, & mano,

& pennello nondimeno èchiaro , che in questo ellercitio sì prende

cot po co trauaglio , & fatica ; che non ci & huomo libero nel mon

do, à cui cocale ellercitio non gradiſca , & infinitamente diletti : &

però
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però ſi legge che'l Rè Franceſco primo di Francia molte volte li di

lertaua di prendere lo ſtile in mano, & eſſercitarſi nel diſegnare, &

dipingere Et il medeſimo hanno fatto molti altri Prencipi coli an

tichi come moderni; frà quali non è da tacere Carlo Emanuello Du

ca di Sauoia , ilquale ſi come in ogni virtù heroica , coîi anco in

queſta, & altre arti liberali imita,& felicemente agguaglia quel gran

Rè Francesco luo Auolo materno, con ſtupore, & merauiglia ditut

to'l mondo ; Perche vedeuano che in fimile eſſercitio niente u è di

ſeruile, & mecanico , ma curto è libero , & nobile . Et nel vero qual

huomo libero o Prencipe ſarà nel mondo che non prenda diletto

d'imitare co'l pennello Iddio , & la Natura in quanto può ? Poi è

chiaro che'l Geometra anch'egli adopra le mani , tirando linee, cir

coli , criangoli, quadrangoli , & fimili altre hgure , ne però è ſtato

alcuno maic'habbi detto chela Geometria fofle Arte mecanica , fo

lamente perche quell'opramanuale è coſi poca , & leggicre , che al

ſurda cola ſarebbe il dire che perciò alcuno diuentalie di condition

ſeruile . La medeſima ragione è della pittura , ne laquale l'huomo

coti poco li affatica, che non ti puo dire in alcun modo , che s'egli

è nobile , per eliercitarla s'auulilca. Se conſideriamo anco che la

pittura è fubalternata , & lottopoſta a la perfpectiua , Filoſofia Na

turale , & ad ella Geometria , lequali tutte lenza dubbio tono ſcienze

liberali ; & in oltre ch'ella ha certe concluſioni, lequalı pruoua con

principij priini per ſe , & immediati , necellariamente debbiamo

conchiudere che è arte liberale . Qual arte liberale ella ſia poi trà

molte che ſe ne ritrouano ſi può facilmente canare da la definitione

ſoprapofta, Percioche prima ſi è detto ch'ella rappreſenta in piano

la corpulenza, & rilicuo de le coſe corporee non eccettuandoncal.

cuna o ſia naturale o artificiale ; perche è chiaro che'l pittore dipin

ge ancora palazzi , & Tempij, & tutte le altre coſe che ti fanno con

mano ,& per arte. Poi li c detto che rapprelenta la figura nel piano,

& coli li diſtingue da la ſcoltura ( non però cſſentialmente , come

habbiamo detto nel proemio , ma accidentalmente per la diuerſità

de la materia con laquale rappreſentano queſte duearti le coſe na

turali ) laquale imita ancor’ella la natura, ma queſto fà pigliando

il corpo già creato da Dio , ma il pittore lo fà nel piano , & ne la

ſuperficie ; il che è vna dcle ragioni principali , per laquale la pit

tura ha d'eſſere ſtimatapiù artificiofa, & di maggiore eccellenza che

la ſcoltura . Perche con la purà arte nel piano doue non ci è fe non

larghezza , & longhezza dimoſtra, & rappreſenta à l'occhio la terza

di mentione, che è il rilieuo, & la groſlezza: & coli fà parere corpo

nel
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nel piano doucnaturalmente non ſi truoua. In oltre fi ſoggiunge ne

la definitione che dimoſtra, & rappreſenta à l'occhio i motti corpo

ralı . Il che è veriffimo, & fi vede chiaramente ne l'opere de valent

huomini in queſt'arte . Percioche qualmoto può fare vn corpo , &

in che modo ſi può collocare,che non ſiveda ne la pittura de l'eſtre

mo giuditio fatia di mano del diuino Michel Angelo ne lacappella

del Papa in Roma ? lui ſi veggono la glorioſa Madre di noſtro şi

gnore, San Giouanni , & altri Santi per la grandiſſima paura che

hanno di vedere Criſto sdegnato contro i ſcelerati, quaſi metterſi in

fuga, & ricouerarſi dietroà le ſue ſpalle, per non vedere quellafac

cia terribile , & tutta di sdegno , & di furore acceſa . Si veggono i

rei che ingombrati dal inedelimo timore pare che ſi mettano anch'

eglino in fuga , & cerchino di nalconderſi ne le più oſcure grotte, &

profunde cauerne. Da l'altra parte li veggono iSanti , che in certo

modo pare che finiſcano allora di riſulcitare, & vadano aſcendendo

per quell'aria à collocarſi à la mano deſtra di Criſto . Da vn'altra pa

re che veramente ſi veggano gl'Angeli ſcendere dal cielo con lo ſten

dardo de la Santa Croce , & da vn'altra ſi veggono gl’iftefli Angeli

portar l'anime beate al loco poſto da la mano dritta di Dio ; & per

conchiuderla , non n'è moto corporale,ò ſia per innanzi,ò per die

tro alla liniſtra, ò à la deſtra inano, ò in lù,è in giù, che non li vegga

eſpreſſo, in queſta artificiola , & mirabile pittura. Se ſi rivolgiamo

poi a'i moti de l'animo , de quali ſe ne fa ancomentione ne la defi

nitione , con non minore artificio , & merauiglia de riguardanti li

veggono medeſimamente efpreſli ne l'iſteſſo giuditio, & ſpecialméte

in Criſto,nelqual ſi vede vn ira , & vno sdegno coſi acceſo , che par

che tutto auampi, & folgori; & ne i Santi, & ne i dannati, ne iquali

tutti pallidi , & conful ti Icorge viſibilmente il timorc, & lo ſpauen

lo che hanno del giudice sdegnato. Et in ſomma molti moti coſi del

corpo come de l'animo ſi veggonoin queſta pittura del diuino Buo

naruotti , & de l'eccellente Rafaello d'Vrbino , & d'altri piccori an

tichi , & moderni coli d'amore come d'odio , & coli di criſtezza ,co

me d'allegrezza , & di qual li voglia altro moto del'animo. Tutte

queite rappreſentationipoi, & dimoſtrationi diſfi ne la definitione

che la pittura facon !linee proportionate. Doue li ha d'auuertire che

il pittore diſegnando, non tira le linee ſenza ragione proportione, &

arte,come hanno voluto dire alcuni;vedédo che gl'imperit de l'arre

procedono con poca ragione.Percioche le ben Horatio ne la ſua arte

poetica dice che ipittori , & i poetihanno vgual licenza di fare ciò

che vogliono, queſto s'intende però ſolamente quanto al componer

в 3 le
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le figure inſiemeco'l inodo, & proportione che vogliono;moſtrando

pereffempio ne la guerra Farfalica Giulio Ceſare in vn'attoche per

auentura non fece, o mettendolo ne la vanguarda , dou'egli forsi di

ritruonò ne la retroguarda, o dipingendolo che ragionaua , &eſor

taua i ſuoi, che combattellero da valorofi foldati, coſa che forli nor

hauerà fatio. Fuor di queſto è altretto il pittore à procedere in tutte

le fue cole con proportione, & arte . Perche prima che delinci , &

diſegni vn'huomo, è biſognoche ſappi la ſua quantità , & Itacura;

che farebbe un grádiſſimo errore fare vn'huomo di dieci faccie,che

folle di vndeci o di dodeci. E biſogno ancora che ſappia che pro

portione hà la fronte co'l nalo , & il nalo con la bocca, & co'l men

to, & tutta la faccia co'l collo , & in ſomma ha da cercar di ſapere

la proportione di tutte le coſe naturali ,& artificiali. E perche par

quali iin poſſibil coſa , ch'vn huomo ſolo polla tutto queſto ſapere

Coleua il prudétiſſimo Apelle, doppò c'haueua dipinto alcuna cola ,

laqual voleua che foſſe perfetta, metteria fuori in publico , & egli

nalconderuili dietro ; attendendo cio che ſi giudicaua de la propor

tione, & arte de la ſua pittura ; & ſecondo che ciaſcheduno giudica

na di quelle coſe , di ch'egli hauca cognitione , & pratica, coſi l'an

daua riformando; ſi come per il contrario rifiutarla anco il giudicio

di coloro che voleuano giudicar diquelle parti ch'à la lua profeſſio

ne non s'apparteneuano, come fece alcalzolaio , ilqual non conten

to d’hauer diſcorſo intorno al piede d'una ſua figura , voleuaranco

dar giudicio delle altre parti , dicendogli , ne lutor vltra crepidam .

Oltre di ciò ha anco d'ular il pittore queste linee proportionate con

certo modo, & regola , laquale non è altro che quella chevía, & con

che procede l'iſtella Natura in fare vn ſuo compolito ; doue prima

preſuppone la materia , che è vna coſa ſenza forma ſenza bellezza,

& ſenza termine , e poi ne la materia introduce la forma , che è vna

coſa bella , & terminata . Coſi fà il pittore ilqual piglia vna tauola ,

che ne la faccia non hà ſe nonvna ſuperficie o vn piano ſenza bel

lezza , le cui parti non hanno fini ne termini, & egli l'abbelliſce ,

& :termina delineando, & diſegnando in lei vn'huomo, yn cauallo,

vna colonna ; & formando , o polindo tutti i ſuoi contorni:& in

ſomma imitando con le linee la natura de la cola che dipinge , coſi

ne la larghezza , come ne la longhezza corpulenza , & groilezza.E

perche in queſto loco cademolto à propoſito vn precetto di Michel

Angelo non laſciero di riferirlo ſemplicemente, laſciando poi l'in

terpretatione ,& intelligenza di ello alprudentc lettore.Diceli adú

que che MichelAngelo diede vna yolta queſto auuertimento à Mar

CO
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co da Siena pittore ſuo diſcepolo, che doueſſe ſempre fare la figura

piramidale , ferpentinata, & moltiplicata per vno doie trè . Et in

queſto precetto parmiche conſiſta tutto il ſecreto de la pittura. Im

peroche la maggior gratia ,& leggiadria che poſſa hauere vna figura

è che moſtri dimouerſi, il che chiamano ipittori furia de la figura.

E per rappreſentare queſtomoto non vi è forma più accommodara,

che quella de la fiammadel foco, laquale, ſecondo che dicono Ati

ſtotele , & tutti i Filoſofi, è elemento più attino di tucti , & la forma

de la ſua fiamma è più atta al moto di tutto . Perche ha il cono, &

la punta acuta con laquale par che vogliaromper l'aria, & aſcende.

re à la ſua sfera. Si che quando la figura hauerà queſta forma farà

belliſima. E queſta anco ſi può ſeruare in due maniere, vna è che'l

cono de la pyramide, che èla parte più acuta fi collochi di ſopra , &

la baſe , che è il più ampio de la piramide ſi collochi ne la parte in

feriore come il foco; & allhora s'ha da moſtrarene la figura ampiez

za ,& larghezza come ne le gambe o panni da ballo, &di ſopra fi

ha di allottigliare à guiſa di pyramide,moſtrando l'una spalla , &

facendo che l'altra skugga, & ſcorzi,che'l corpo fi torca ,& l'una

ſpalla s’aſconda, &fi rilieui, & ſcopra l'altra . Può ancora la figura

cheA dipinge ſtare àmododi pyramide c'habbia la baſe , & ilpiù

ampio riuolto verſo la partedi ſopra, & il cono verſo la parte da bal

fo : & coſi moſtrerà la figura larghezza ne la parte ſuperiore o dimo

ſtrando tutti doi gl'homeri o ſtendendo le braccia o moſtrando vna

gamba , & aſcondendo l'altra, ò d'altro fimil modo,come il ſaggio

pittore giudicherà che gli venga meglio. Ma perche ſono due forci

di pyramidi l'una retta come è quella che è appreſſo San Pietro in

Roma , che ſi chiama la pyramide di Giulio Ceſare, & l'altra di fi

gura di fiamma di fow , & queſta chiama Michel Angelo ſerpenti

hà il pittore d'accoinpagnare queſta forma pyramidale con la

forma ſerpentinata, che rappreſenta la tortuolità d'una ſerpe viua,

quando camina , cheè la propria formade la fiamma del foco che

ondeggia. Il chevuol direche la figura hadi rappreſentare la for

ma de la lettera S. retta o la forma roueſcia, come è queſta.s. per

che allhora hauera la ſua bellezza . Et non ſolamente nel tutto ha

da ſeruare queſta forma ,maanco in ciaſcuna de le parti . Impero

che ne le gambe quando l'un muſcolo da vna parte rilieua in fuori,

da l'altra che gli riſponde, & glè oppoſta per linea diametrale há

d'ellere naſcoſto, & ritirato in dentro , come ſi vede nel piede , & ne'

le gambe naturali. Diceua più oltre Michel Angelo che la figura ha

da eſſere moltiplicata per vno dei,& trè . Et in queſto confilte cutra

B 4
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• la ragione de la proportione,diche trattaremo diffuſamente in que

fto libro. Perche pigliando dal ginocchio al piede quella parte che

é più groſſa , ſtà in doppia proportione di quella che è più ſottile: &

le coſcie ſtanno in tripla proportione in paragone di quella che

è più ſtretta. Ora tornando à la noſtra definitione reſta ch'eſplichia

mo quella parte doue li dice, che la pittura rappreſenta le coſe con

colore fimile à le coſe naturali . Nel che li ha da conſiderare, ch'ef

ſendo il pittore artefice, hà da procedere ſecondo il modo de la Na

cura , laqualeprima preſuppone ( come dicono tutti i Filoſofi natu

cali ) la materia de le coſe ; & poi gli dà la forma. Ma perche il fare

& creare le loſtanze de le coſe , à come dicono i Teologi, di poten

za infinita , laquale non ſi truoua in alcuna pura creatura, è biſogno

che'l pittore pigli alcuna coſa in vece di materia, & queſta è la quan

tità proportionata, laquale è la materia de la pittura . Il che hanno

da conſiderar molio i pittori , che'l medeſimo vuol dire quantità

proportionata , quanto diſegno,& il medelimo è diſegno che la ma

teria ſoſtantiale de la pittura . E perciò auuertiſcanochequantun

que ſiano eccellenti , & miracoloſi in colorire, le non hanno diſegno

non hanno la materia dela pittura , & conſeguentemete ſono priui

de la parte ſoſtantiale di lei . Non ſi niega pero chenon ſia grandiſſi

ma la forza del colorire . Percioche, li come gl'huomini particolari,

ſe non conſiſtellero d'altro che di materia , ne la quale è chiaro che

tutti conuengono , tutti ſarebbono vna iſteſſa cola, & non ſi vederia

nel mondo quella differenza tanto grata à gl'occhi noſtri di tanti

huomini particolari( laqual differenza fanno le ſecte particolarità

che chiamano i Filoſofi indiuiduanti, che ſono ſette accidenti lo

ftantiali che cauſano la indiuiduatione, & fingolaricà ne la ſoſtanza,

& ſono cagione di tanta diuertità ,& bellezza; ) coli ſe'l pittore diſe

gnalle ſolamente vn'huomo proportionato giuſto , & vguale al na

turale, percioche ſi cruouano molu huomini vguali in quantità , di

certo per la quantità ſola non ſarebbe quell'huomo conoſciuto: mà

quando oltra il diſegno, &quantità proportionata,giuſta,&vguale

aggiunge il color Gimile ; all’hora dà l'ultimaforma, & perferrione

à la figura , & fa ſi che ognuno che la vede diſcerne di qual huo

mo è , & sà dire per eſlempio che è de l'Imperador Carlo Quin

to , ò di Filippo ſuo figliuolo , che è d'huomo melancolico , o di

Hemmatico
,
di ſanguigno o di colerico ; ch'ella è figura d’huo

mo,che ama , che teme , di giouane , pieno di vergogna,& erube

ſcenza , & per concluſione hauerà la figura tutta la ſua natura

le perfectionc , liche di ſubito in lei farà riconoſciuto colui che

è ri
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è ritratto , & à chi s'aſſomiglia. Procurerà dunque con ogni ftu

dio il pittore d'eſſere valente coloritore ; poichein queſto conſi

ſte l'ultima perfectione de l'arte. E per queſta particolarità c'ha

in ſela pittura, cioe di dimoſtrare à l'occhio le coſe con colore fimi

le, ella li fa differrente da tutte le altre altri, & maffime da la ſcoltu

ra ,ne la quale è chiaro che non ſi adopera colore, d'onde ſi caua an

cora l'eminenzad'efla pittura & eccellenza ſopra la ſcoltura; poiche

il pittore fà quello chelo ſcultore non può perfettamente fare , in

imitar con l'arte ſua la Nacura , coli come perfectamente l'imita il

pittore . Il che ſi uede chiariſſimamente . Perche lo ſcultore non s

affattica in alcro che in fare che la figura habbia l'iſteſſa quantità de

la figura naturale,la quale egli imira, & coſi quello che propriamen

te fàlo ſcultore,è fare uguale la figura à la naturale,ilche non li può

dire che lia farla a lei perfettamente fimile ; perche dicono i filoſofi

che ne la quantità non li cruoua propriamente limilitudine , ma ſo ,

lamente ne la qualità , & il colore ch'adopra il pittore è qualità ; &

perqueſto egli dà à la figura la propria ſembianza, facendola allo

migliare alnaturale che è veriſtima, & proprijſlimamente qualità,

Ec ancorache vna coſa ſi dica ſimile à l'alcra quando ha la medefima

quantità , li dice però impropriamente, perche parlando propria

mente ella li hà da chiamare vguale , & non Gimile;Imperoche, come

hò detto la fimilitudine folamente ſi cruoua ne la qualità ,& lo ſcul

tore ſolo tratta di quantità, ne la quale ſi truoua ſolamente l'equali:

tà . Ma il pittore nel ſuo diſegno non ſolamente cerca di dare laquan

tità giuſta & vera à la figura ,& farla uguale al naturale , come fà lo

ſcultore, madipiù gl'aggiunge la qualità che è il colore ; & dà à la

figurala qualità & fimilitudine, la quale , come diſi poco innanzi

non gli può dare lo ſcultore. Soggiunti di più ne la definitione,che in

tutto queſto il pittore ſeguita il lumeperlpettiuo , ſenza il quale lo

ſcultore non può fare alcuna coſa. Perche quando il pittore vuol di

pingere,& rappreſentare i corpi naturali,iquali communemente ſo .

no tondi, eflendo che nel condo li riceue il lume diuerſamente per

cioche ne la prima parte feriſcono & lampeggiano più i raggi ſolari

& la luce d'ogni altro lume, & coli quellaparte reſta più illuitrata de

le altre; & nela ſeconda fi indeboliſcono i raggi& il lume, e nela ter

za reſta quafi fpento ; perciò e biſogno , ch'egli eſprima queſto ef

fetto che fa il lume nel corpo, coſi con le linee, come coʻl colore . Il

lume che più percuote nel corpo s'elprime con linee che rileuano

più, come ſono le torte , conueſſe, & arcate . Il lume, che percuote

vgualmente il corpo,lirapprelenta con linee rette ; & quando comin

cia
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cia à ſcemare , s'hanno dacominciare a far le linee concaue, quali

ſono quelle con che ſi fanno buchi,ma con deſtrezza ſi che ne la pri

ma parte doue fi comincia à debilitare la luce fiano dolcemente ar

cate, & ne la ſeconda vn poco più, & cofi proportionatamente . Ma

non li hà d'intendere che ſiaſempre necellario che la parre doue più

lampeggiano i raggi , li dipingapiù verſo noi, & più vicina al noſtro

occhio . Perche molte volte la figura ſtà pofta in fianco , & il lume

fere ne la parte più diſcoſta dal noftro occhio. E ſe mi dirà alcuno,

per qual cagione io giudico che la parte che è manco allumata fia

più propinqua à noi,parendo più toſto il contrario chela parte più

allainata debba ftare più verſo noi; riſpondoche l'arte de la prolpet

tiuafà queſto. Perche quello che colloca,& fa la hgura in fianco ,di

moſtra la parte più verlo noi con linee più grandi , & di maggior

quantità, & perqueſto viene al noſtro occhio, il cono de la pyrami

de de la perſpettiua con più ottufo, & maggior angulo ; &la parte

che li rappreſenta più diſcolta dal noſtro occhio fi fà con linee più

picciole , come richiede la perfpectiua, & coli'li vede con angolo

più acuto. Et ancora ch'una parte ſia allumara, il lume pero non fa

parere le linee maggiori di quello che ſono : & cofi ſi vedonoman

co, & pare che quella parte ſia più diſcofta da l'occhio. Et di queſto

n'è cagione il vedere la faccia de l'huomo, laquale viſta alhora giu

dichiaino de la vicinità è lontananza di tutte le ſue parti, cioè ante

riore,&pofteriore, dicitra, & ſiniſtra Ora coʻl colore eſprime, & di

chiara il pittoreduecoſe, la prima il colorede la coſa naturale o ar

tificiale , & queſto fà con colore ſimile, verbi gratia il colore azurro

d'una veſta con altro azurro ; & il color verde d'un'arbore con altro

color verde fimile : l'alcra è illume del Sole o d'altra coſa che allu

ma que' colori . E perche il colore non ſi può vedere ſenza il lume,

non eflendo egli altro , ſecondo1 Filoſofi,che l'ultiina ſuperficie del

corpo terminato opaco ,& fpeſſo allumata', è biſogno che'l pittore

• che vuole eſſere eccellente colorirore ſia peritiſſimo, & ſagaciſſimo

inueſtigatore,de gl’effetti che fa il lume,quádo alluma il colore,che

cosi offeruando con alca,& profundaconlideratione queſti effetti di

uenterà vnico ne l'arre de la pittura. Perche ancora che l'azuro , per

effempio,d’una veſte lia vgualmente ſparſo in tutte le parti di quella

veſte, & con egual quantità di modo che nonvi ſia più azurro in yna

parte che ne l'altra , nientedimeno quando è illuſtrato da qual ſi vo

glia luce moſtra, & fà vn'effetto nella parte doue la lucepercuote có

maggiorvehemenza, & vn'altro ne le altreparti , doue non rilpléde

canto. E perciò è di meſtieri che ſe'l pittore uuol imitar queſto azur

ro
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so allumato , pigli il colore azurro , & conqueſto imiterà , & rappre.

ſenterà l'azucrodela veſte.Ma perimicarc, & rappreſentare ancora

il lume, con che quell'azurro è riſchiarato, è biſogno meſcolare con

l'azurro tanto di color chiaro, quanta luce vede, che è in quella pac

te de la veſte , doue il lume feriſce , & percuote con maggior forza .

Dapoiconſiderarà l'altra parte dela velte,doue non è tanto lume,&

melcolarà con l'azurro manco del colore chiaro di modo che'l chia

ro ſia proportionato co'l lume, & con ſimile conſideratione proce

derà ne lo altre parti.Ma la doue i raggi co'llumeno percuotono nc

la veſte di chiaro in chiaro ſe non per ref lello o per riuerberationc

meſcolarà con l'azurro tanto colore oſcuro, quanto le parerà che ſia

baſteuole per rappreſentare quella luce coli Imarrita; facédo di mo

do che là douc la luce è manco offuſcata , ſia manco di color oſcuro,

& coſi proportionalmente. Ne laquale ofſeruatione d'effetti che fa

la luce co'l colore furono miracololi , & eccellenti Rafaello d'Vrbi

-no Leonardo Vinci, Antonio da Coregio, & Titiano,iquali con tan

ta ſagacità prudenza , & arte imitarono il colore inſieme con la luce

che le figure loro paiono piu toſto naturali, che artificiali. Onde trà

l'altre cole ſi vedono ne le carnagioni de le ſue pitture certe mac

chie , che l'imperito de l’arte non sà imaginarſene la cagione . Ma

queſti valentilliini huomini lo fecero con grandiſſima arte: perche

ofleruarono che la luce , quando percuote la carne , fà cotali effetti,

& altrì ſimili. Trà quefti principalmente Titano nc fù grandiſſimo

ofleruatore.Onde per dimoſtrare la grande intelligenza ch'cgli n 'ha

uea , & per conſeguir gloria , & palma in queſta parte , ha voluto

gabbare gl'ochidi tuttii mortali.Etli comeMichelAngelo per dimo

itrare la perfetta cognitione ch'egli hauca de l'Anotomia ,volle inchi

nare vn poco à l'eſtremo,& rileuare alquáto più i muſcoli, per dimo

ſtrargli eminenti , & fieri in que' corpi ne' quali la Natura gl’hauea

afotigliati , comenel corpo di Criſto , & in limili : coſi Titiano per

dimoſtrare la ſua grād'arte nel rappreſentare gl’effetti del lume co'l

colore, quando volea moſtrare la parte del corpo , doue

luce con maggiorvehemenza,& forza, ſolea melcolarui di color chia

ro vn poco più che non è la luce che volea rapprefentare ; & la douc

la lucepercuote rif lella , & offuſcata , folea meſcolarui yn poco più

di colore oſcuro à parangone de la oſcurità de la luce che fere in

quella parte delcorpo , il che fa rilçuarc molto la figura ,& ingan

na la vilta . Perche quella luce che viene à l'occhio in figura pirami

dale (comediremo nellibro del lume viene con angulo più ottuſo,

& più grande, & ſi vede più chiaramente : & coli appare va rilieuo

inirabile,
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Cap. II.

D

mirabile ,mallimc perche quando li meſcola ne la parte doue la luce

é più (inarrita, più di colore ofcuro di quello chebiſogna, & le linee

viluali sfugono, viene quella parte à l'occhio ne la pyramide con an

gulo acuto, & non ſi può vedere coſi chiaramente :& fugge quella

parte molto à dentro , & s'allontana. E quando le prime parti del

corpo rileuano troppo, & le vltime fuggono aſſai in dentro , pare vn

rilieuo miracoloſo, il che da à la figura vna furia mirabile; & dique

ſto modo inganna Ticiano gl'occhi humani, iquali con marauiglia,

& ſtupore mirano , & conſiderano l'eccellenti opere ſue . E perche

tutto queſto volume diuiſo in queſti ſette libri , non contiene altro

ch'una eſplicatione longhiſſima de la definitione de la pittura ;

paſſerò alla diuifione.

De la diuifione de la pittura.

luideſi la pittura in theorica , & practica. La theorica da precetti

generali, che deue olleruare ciaſcuno che vuole diuenirceccel

lente , & famoſo in queſt'arte. La prattica da regole di prudéza,&

giudicio , inlegnando come li ha damettereinopera quello cheli è

detto, & imaginato generalmente. Il che hò riſeruato nel ſeſto libro

che s'intitola de la prattica. E perche l'Hiſtoria ancora è neceſſaria al

pittore , come ho detto vn'altra volta, ſeruando il medelimo ordinc

di prudéza,ne hò compilato vn'altro libro che è il ſettimo, La theo

rica li diuide in cinqueparti , la prima tratta de la proportione, la

ſeconda de la poſitione, & ſituatione de la figura, la terza del colo

re, la quarta del lume, la quinta de la perſpettiua . La proportione

fi diuide in due parti , l'una li chiama proportione propria de la co

ſa che ſi vuol rappreſentarc, & dipingere ; l'altra ſi chiamapropor

tione à l'occhio, & in perſpectiua,verbi gratia l'huomo di mediocre

ſtatura hà di longhezzanoue, ò dicci faccie . La ſua propria propor

tione , è che la faccia riſpetto a tutto il corpo ſtia in nouenaria, o de

cupla proportione, & di queſta proportione,ò miſura propria , & na

turale dele coſe tractarò in quelto libro . L'altra proportione è per

riſpetto de la veduta , & è diuerſa . Perche ſecondo che la coſa ſtà

lontana , & diſcoſta da l'occhio, giudica il medeſimo occhio la pro

portione cheha il capo , ò la faccia con tutto il corpo : & coſi le lo

Icultore farà vna ſtatua d'un huomo di dieci faccie feruando la pro.

portione propria , & naturale , & la collocherà poi in vn loco alto ,

lenza dubbiogiudicherà l'occhio naturalmente,chequella ſtatua lia

fproportionata ; & ſe quello chela contempla ſara intendente de la

perspectiua, truouerà per dimoſtratione matematica vícita da le vis

ſcere
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fcere de lelinee viſuali,ch'ella non ha proportione. Et la ragione di

perche eſſendo la ſtatua poſta in loco alto , & quello che la vede in

foco ballo, il capo, la faccia ,& le parti più alte, & ſuperiori, vengo

no à l'ochio con angulo acuto, &le gambe,& le parti più balle,&in.

feriori, vengonocon angulo più occulo ; onde concluderà ognuno

che la vede ;ch'ella ha il capo la faccia , & le parti ſuperiori picciole

riſpetto à le gambe, & parti inferiori. Et la ragione filoſofica,& di

perſpectiua, è che quando quella ſtatua ſi rappreſenta in tutto l'acre

circonſtante,per ellere diafano, per mezzo di certe ſpecie viſuali ( le

quali fpecie ſono come quelle, che ſi rappreſentano ne lo ſpecchio,

quando l'huomo vi ſi mira dentro) quelle ſpecie veugono àl'occhio

entro á le linee viſuali fatte à guiſa di figura piramidale, toccando il

cono,& l'angolodela figura il noſtro occhio. Onde tanto quanto la

la coſa ſtà più diſcoſta , tanto più è acuto il cono o angulo de la pyra

mide, & la coſa appare più picciola, & quanto la coſa ſtà più apprel

fo al cono de la pyramide , tanto più li fa ottuſo, & grande, & con

fequentemente appare la coſa maggiore. Ora il pittore non hà da

ſeruare ne la ſua figura tutte queſte dueproportioni , anci è impoffi

bile ch'oſieruare le poſſa .E le vuol diuenire eccellente, auuertiſca di

non dare mai à la figura la proportione ſua propria, & naturale per

che ſarebbe grandiflimo errore : & tutti quanti ipittori , & ſcultori,

c'hanno dato á le ſue opere queſta proportione propria, & naturale

de la coſa hanno errato grandiſſimamente, & contro le regole de la

piccura ; comepereſſempio ſe vn huomo viuo há diece faccie di lon

ghezza , & eglino lo dipingono o lo ſcolpiſcono parimenti di diece

faccie. Ondeè biſogno che l'uno e l'altro , le mira di farfi vn nuouo

Fidia, o yn Apelle faccia ſempre la ſua ſcultura o pictura proportio

nata al luoco doue hà da eſſere ripoſta , & à l'occhio dalquale ha da

ellere veduta voglio dire , che ſe il loco è alto , & la vedura è baſla ,

hà da fare il capo, & le parti più alte de la figura alquanto maggiori

che non è il naturale. Perchè coſi giudicherà l'occhio che la vedrà,

ch'ella è proportionata. Per eſempio le vorrà fare ilritratto o la

ſtatua d'un buomo viuo di diece faccio poſto diritto ſopra i piedi, &

l'haurà da collocare in loco allai alto , li chc la veduta habbi ad ellere

balla farà la faccia di queſta pittura o ſcoltura vna ottaua parte o no

na , è quello che ſara biſogno, maggiore che'luaturale : come le la

faccia de l'huomo viuo che vorrà rappreſentare ſarà di decupla pro

portione riſpetto al corpo farà il ritratto in modo c'habbia vna otta

uao nona parte o quello che ſarà biſogno più ; & coſi parerà a l'oc

chio

proportionata . Pecche la regola generale è che tanto s'habbi

d'aggiungere
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LIBRO

d'aggiungere a quella parte, quanco gli toglie la diſtanza del luogo,

checofi la figura viene poi proportionata à l'occhio . Il che ſi vede

ch'olleruarono Praſitele, & Fidia in quelle ſtatue che fono à Mon

tecauallo in Roma lequali miſurò MichelAngelo,& trouò chele fac

cie loro ſono tanto più grandi quanto perdono per ellere in luogo

coſi alto,& per queſto appaiono à l'occhio proportionatiſſime. La

medefima proportione feruò l'artefice mirabile de la colona Traia

na , ne laquale ſivedono le figure poſte di ſopra tanto , maggiori ,

quanto vengono à perdere per l'altezza del luoco; &perciò paiono

tutte vgualiin quantità , &in ſomma queſto hanno feruaro tutti i

valent’huomini, coli antichi , come moderni . La cagione è perche

la pittura ,& ſcultura principalmente furono ritrouate, accioche ve

dendo l'huomo quel ritratio in tela , ò in marmo, di ſubito di ricor

dalle di quello che è in quel ritratto rappreſentato, & conſequente

mente il fineimmediato , perche furono ritruouate , è perche foſſe

ro vedute . Adunque è biſogno che habbiamo la proportione con

forme à l'occhio . Mà dirà alcuno, che proportióe li darà à i quadri ,

& tauole dipinte che ſi posſono colorare in diuerii Inochi , coli alti

come baſſi,comevguali. A queſto riſpondo, che acciò le figure hab

biano bella gratia , hà il pitcore d'imaginarli ſempre; c'habbiano

ad elfere polte in loco alto ; perche ellendo l'occhio fra cuta i ſenſi

collocato nel loco più alco, li diletta anco più di riguardare verlo

l'alto ; & queſto hanno ſeguitato Rafaello , Perino del vaga , Fran

ceſco Mazzolino , il Rollo , & tutti i valent’huomini , che volſero

far gratiole le lue figure; ne le cui opere, fi vedono le gambe , & le

parci balle vn pocopiú longhe, &minorile parti ſuperiori , & di

queſta proportione ſi tratterà, nel libro della perſpettiua , circa tut

te le uedute . Il moto , è chiamato da i pittori, il decoro, & la gra

tia de la figura, ne la poſitione , & ſituatione, & è nominato ancora,

furia de la figura . Queſto decoro , ò vogliam dire pofitione , li di

uide in naturale, & artificiale . Decoro naturale chiamano in queſta

materia , quello che è proprio de l'huomo,chevogliamo ritrahere,

come s’un vuol dipingere per eſempio , Catone Vticenſe, ilquale

era huomo grauiſſimo, farà il ritratto , che ne la pofitione del cor

po .& di tutte le parti lue,feruerà ſempre il medeliino decoro digra

uità . Ildecoro arcificiale , è che quando il prudente pittore dipin

gendo vno Imperatore, ò vn Rè, fa il ritratto loro graue; & pieno di

maeſtà , ancora che per auentura ,egli naturalınente non l'habbia :)

dipingendo vn ſoldato , lo moſtra pieno di furore, & di sdegno più

di quello , ch'egli veramente non tù ne la ſcaramuccia . Il che han

no
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No ofſeruatomoltivalenti pittori, con grandiſſima ragione , eſſendo

queſto il debito de l'arte, rappreſentare il Papa , l'Imperatore ,

ii Soldato , & ciaſcheduna perſona co'l ; decoro , che la ragionc

commanda ch'ella habbia , & in ciò ſi dimoſtra il pittore perito, ne

l'arte ſua , rappreſentando non l'atto che faceua per auentura quel

Papa , ò quell'Imperatore, mà quello che doueua fare, riſpetto a

la maeſtà, & decoro del ſuo ſtato. Et queſto è il metodo , & l'ordine.

di prudenza,ilquale non ſolo fi deuc oſſeruare in queſta parte,mà in

tutte quante le altre , cioè ne la proportionc , aiutando ,& ſupplen

do i difetti de la Natura con l'Arte . Onde s’uno Imperatore è Ipro

portionato, non deueil pittore eſprimere tutra quella ſproportione

nel ritratto : & ſe ſarà troppoſcolorito, ha d'aiutarlo con un poco

di vinacità di colore; mà di tal modo, & con cal téperamento, che'l

ritratto non perda la ſimilitudine , & che'l diferto de la Natura ſi

cuopra accortaméte con co'l velo del'arte . Er in queſti moti furono

rari , Leonardo , Rafaello . Michel Angelo ,Polidoro, & Gaudentio .

Il colore inſieme con la luce , ſi conſidera parimenti in due modi

naturalmente , & in perſpectiua , come habbiamo detto de la pro

portione . Colore illuminato naturale èquello che hà naturalmere

I'huomo , ò la coſa , che ſi vole rappreſentare , & naturale chiamia

mo in queſto loco , non ſecondo lo ſtretto ſignificato de Filoſofi ,

mà al modo de' pittori . Per eſempio quella partedel corpo natu

rale, che mira rettamente , & ſtà oppoſta alSole, hà trè gradi dico

lor roſſo, & riceue altri tre gradi di luce dal Sole . Ora le il pittore

vorrà rappreſentare queſtaparte appunto come ella li vede nel na

rurale , queſto farà, ponendo trè gradi di color rollo , & altri trèdi

colore chiaro, co'l quale eſprimerà la luce ; & cofi rappreſentera

naturalmente il colore , & la luce naturale . Colore illuminato per

arte di perſpetriuk, ſi chiama quello che è fimile al natnrale ; mà

non pigliando trè gradidicolor rollo , & altri trè di color chiaro ,

per elprimer trè gradidi color roſſo, & trè di luce, che ſono nel na

turale; mà conſiderando la diſtanza,& lontananza del loco,d'onde

hà da effere veduta la pittura .Onde ſe'l loco farà troppo alto , me

ſcolerà il pittore col color roſſo trègradi, & vno terzo ,ò più ò man

co, ſecondo la quantità che ſi perdedi luce,per la diſtanzadel loco:

che coli verrà la pittura ad eſſere di punto ſimile al naturale . E
per

dirlo in vna parola, tanto più di color chiaro meſcolerà co'l rollo ,

quanto perde la pittura dichiarezza,per eſſere troppo alta . Però

Ticiano , & il valentiffimo Polidoro , per intendere perfettamente

queſto lecreto del lume in perſpetciua ,diedero tanto rilieuo ,& fu
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ria à le ſue pitcure . Ora di queſti due modi dacolorire , ſeguitarà il

pittore quello di perſpectiua, per quella ilteſla ragione che dianzi

allegai , parlando de la proportione. Et coli ſe vorrà dipingere trè

ò quattro huomini, l'uno dietro à l'altro , ſarà biſogno , che tutti

habbiano verbi gratia , quattro gradi di colore, & riceuano cucci

quattro gradi di luce, ma ſaràanco di più necellario, per rappreſen

fare quell'huomo che ſtà più lontano , meſcolarui di color chiaro

tanto manco , quanto perdequella luce , per ellere veduta da lonta

no . Perche quantunque tali huomini riceuano vguali gradi di co

lore , & di luce; nientedimeno il colore , & la luce di quello che é

più lontano viene à l'occhio con angulo de la piramide più acuto :

& coli non ſi puó vedere tanto chiaramente , come quello che è più

apprelſo; & l'occhio giudica che ha manco luce , perche non può

cllere veduto con tanta chiarczza.Ne ciò è punto contrario à quello

che hò già detto, che quando la pittura hàda ſtare in loco alto , ſi

hà d'aumentare tanto di chiarezza, quanto perde l'occhio per la di

ſtanza dei loco . Perche quando li dipingono in vn medelimo qua

dro, ò tela molte figure , l'una dietro à l'altra ; le'l quadro ſtarà in

loco diſcoſto , & alio ; tanto più di color chiaro porrà il pittore ne

la figura che ſi finge ellerepiù apprello à l'occhio, quanto ella perde

di chiarezza per la diſtanza del loca. Mà eglinon può rappreſentare

nel medeſimo piano l'altr'huomo che finge ſtare più lontano, le no.

Iminuiſce la luce . Et però s'à la figura che finge eſſere più vicina då

trè gradi di color chiaro, à la figura che gli è dietro hà da dare man

co di luce per la ragione detta . Màdi quelto ſi tratterà più longa

mente nel libro dei luni, & nel libro de la perſpectiua . In quette

primo libro tratteremo de la proportione naturale, & propria de le

coſe, coli naturali , come d'alcune artificiali: non perche'ilpittore

habbi da leguitare queſta proportione douédo ſempre haucrti pro

poſta la proportionedela peripertiua, & de le linee viſuali riſpetto

å l'occhio ; mà perche è biſogno intendere prima, queſta propor

tione naturale, & propria de le coſe per faper poi ritraria, & taste.

rirla à la veduta , & perſpettiua de l'occhio , come ſi tratterà nelli

bro de la perspectiua.

Della Viriùs , & lode della Proportione.

Anta è l'importanza, & la forza della Proportione nelle coſe, che

niuno può apportare à gl’occhi alcuna dilettatione ſenza l'aiuto

d'ello , cioè lenza la conuenienza, & riſpondenza delle parti ,

Cap. 111.
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Quier membri della coſaveduta : Talche de ciòche ci diletta ,&

piace,non per alco dilorca,& piace,fenó percheha in fe l'ordine

della proportione,laquale confilte nellamiſuradele parti ; è perd

tutte le inuentionidegli huomini canto hanno del bello, & buono

quanto più ingegnoſamente proportionateſono .Perciò ſeguendo

Vittruuio , chiunque con ragione proceder vuole nelle opere fue

necellario è ch'egli conoſca la natura,&laforza delle proportioni ,

& quella go bello,& loctile auedimeroconoſciuta nó folo ſarà otti

mogiudice delleopere de gli antichi,& moderni ;maancora in

uentore ,& artefice per ſe Itello di cole rare , & cccellenti...Ora da

la proportione ne leguono,a & riſultano infinia , & importanti

effetti , de' quali il principale è la maeſtà , & bellezza ne' corpi da

Vittruuio chiamata Eurithmia . Imperoche quando fi, vede vna

cola ben compoſta', ſi dice che ha bellezza; ne per proportione

in lomma s'intende alcro , che la bellezza debica in cutte lecoſe ,

con laquale ſi viene ad arrecare à gl'occhị tutti que' diletti,& guſti

che per cal ſenſo ſi poſſono apprēdere , & có l'occhio dell'intellet

to penetrare. Di quanta ionportanza ſia poi queſta bellezza,& mac

ſtà ne corpi, più che chiaramente li vedene le coſe appartenenti al

culto diuino, ſi che'da la maefà, & bellezza de le ſacre imagini, in

cauſata in loro daqueſta 'Eurithmia , & ſymmetria, marauiglioſa

cola è quanto's'accreſca ne gl'animi noftri la pietà ,la religione,&

la riverenza verſo Dio ,& iSanti ſuoi ;comeli legge del Gioue che

ſcolpi Fidia in Elide ; che tanto accrebbe in que'popoli la religio

ne. Coſa che tanto più autetrà in'nol Criſtiani . Perche tuttá volta

che vedremo eſprella queſta maeltå in vn Criſto , ſenza dubbio ci

accenderemopiù alla contemplatione, & conſiderationed'ello, &

adorarlo ? Et in vna Vergine Maria , ci inciteremo più all'oratione,

& à prieghi per glipeccati noftri Per ilche conoſcendo di quanta

eccellenza, & dignità foſſe queſta proportione coſi grata al vedere,

& cofi dolce dimoſtratrice delle coſe belle , l'antichiſſimo Zeuſi,

perſuaſe a tutta la Grecia, quando ella, più fioriua , chele pictu

re in cui ſi ſcorgeua queſta maeſtà foſſero donate à Principi, & à

ſacri tepij, fi come quelle che nó li poteuano eſtimarecon prezzo ,

per eſſere opere di quelli,che come Dei frà gli huomini crano tenů

ti; poi che rappreſentauano quaſi tutto quello che'l grande Iddio

fabricaro haucua , & di più aggiungeuano bellezza doue la natura

hauea mácato ſcegliendo ſempre il fiore delle delidie viſuali. Ne lo

lamente de la pittura , ma di tutte l'arti; è principale ornamento la

proportione , percioche ( come dice Vittruuio ) eflend'ellä сớnte
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adta nell'huomo , nelquale più checiaſcun'altro ,il pittore opera

gl'architetti ( come già difli ) n'hanno cauato tutto il methodo , &

la regola di fabricare i ſuoi edifici; Ec la ſcultura , & turre l'opero

defabri, & ciaſchedunaarre manouale, ſono indrizzate con la re.

gola ſua,& finalmére credo nó liritrouialcun'arte che à la propor

tionenon habbi qualche riguardo. E ben vero che'l pittore ( come

afferma Leon Battiſta Alberti) per conſiderarla più perfettamente

intorno al corpo humano, è di maggior dignità degli altri; che gli

riguardano, per ilche gli antichi honorando lommamente la pit

cura li come ſignora di queſta proporcione, chiamarono quaſi tutti

gli altri artefici, fabri, il pitcore folo,non ponendo in tal numero.

Della neceßira , da diffinitione della Proportione .

Capitolo. " II . .11,

1

NO:

On ſenza ragione gli Antichi Greci, quando la pittura andaus

tutto di riccuendo perfectionc , & auicinandoſi al colmo per

opera di Simante ; Euſenida , Ariſtide , Eupompo Sicionio ,

PamphiloMacedone, pittore illuſtre, & maeſtro d'Apelle , che fü

il primo che congiunſecon la pittura,la cognitionc dele buone let

terc, & più d'ogn'altro ſuo anteceſſore neldipingere, fi relſe con raa

gione, &arte ,conſiderando come tutte le coſe formate ſenza pro

portione ,& miſura , non poteuano peralcun modo hauer conuc,

nienza, nè rappreſentare å riguardanti giuditioſi, bellezza , è gra

cia , ſoleuan dire che non era poſſibile far buona piccura, ne manco

tolerabile ſenza l'aiuto della Geometria, & dell'Arithmetica, & che

per ciò era di neceſſità ſaperle.Et l'iſtello ancora approuaua Filip

po Rè di Macedonia. Er e più che vero ( laſciando gracchiare i puri

prattichi.) che qualonquenon ha cognitione diqueſte due diſci

pline , come diſſi al ſuo luoco , non è poßibile che poſſa fapere le

proportioni , & miſure de corpiprobabili , ne vere;lequalıpropor

tioni quanto ſiano dineceſſità in queſto libro ſi farà ſapere . Impe

rochecomprendeſi chiaramente, la pittura ſenza queſta eſfer co

me vn pezzo di marmo abbozzato ſenza miſura, ò ragione, li come

ancoper eſſempio , le colonne, ò troppo ſottili,ògrolle, ò corte , ò

longhe , pur ſono colonne, & i nani , gobbi , & ſtorpiaci, pur lono

huomini. Queſto terzo libro adunquenon contenerà altro che l'va

niuerſale proportione delle coſe principali, dallequali cutte le altre

deriuano . A cuiper dare ormai principio, fà meitiero, che ſi con

1

1
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fideri ciò che fia la forza della proportione, & delle parti che fe

gl'appartengono... :

Proportionenon è altro , ch'una conſonanza , & riſpondenza delle

miſure delle partifra le ſtelle , & co'l tutto in ogni opera, che li fa,

& queſta conſonanza , è da Vittruuio chiamata commodulatione ;

perciochemodulo , è detto quellamiſura , che ſi prende in prima

con laqualc, & le parti, & il tutto fi miſurano. Queſta è quella che

( laſciamo per hora le ſue ſpecie chediſtingueròà luoghi ſuoi)eſſen

do tanto tempo ſtata perla , hà caufato che la giuſta , è vera forma

dell'huomo non è ſtata inteſa è che nó è mai fabrica alcuna vſcita ,

chehaueſſe ragione , benchedi ſpeſa èmolcamateria ; & che gl'i

ſtelli pittori non intendendo ciò che ſi faceſſero in vece d'huomini

proportionati faceuano figure proporcionate , fi comene poffono

far fede le fabriche , tempij, Itaque, & picture fatte per tutto il mó

do, & maſſime in Italia dal tempo di Coſtantino Magno ,lin'al tem

po di Giotto in Toſcana, & d'Andrinodi Edelia Pauele in Lombar

dia. Et queſta finalmente è quella ch'eſſendo inteſa fodisfa di mat

niera al giudicio, che non ſolo impara da ſe à far ciò chevuole, mà

à conoſcere la belleza delle ſtatus, & figure ſi de gl'antichi come de

i moderni ſenza la quale il pittore, oltre chenon èdegno del nome

di Pittože , è com'uno che ſopra l'acqua crededi ſoſtenerſi, & li for .

morge. Percioche in fomma, non è poflibile formare cola alcuna,

ch'habbia in ſe armonia , ò conueneuolezza , ſe non vi è la
propor

tionc , & miſura de le parti con ragione nomerate, & comprele, Or

quela parte coſi cccellente de la pittura ,misforzerò io inlegnarla

à quelli itudioſi nę iquali l'anima rationale , fa l'operationr:lue, per

mezzo d'organi corporei ben diſpoſti, & proportionati . Percioche

queſtili diletteranno con arte diconolcere la forza della natura , &

con diligente ſtudio mirabili coſe facendo per mezzode i ragg, prin

cipali della luce diuina, & per imezzi proportionati della virtù tant!

oltre penetreranno , che qualunque cola (proportionata di ſubito

conolceranno come coſa à loro contraria , à laqual perfeuione per

il contrario non potranno aggiunger mai coloro iquali per hauere

gl’organi del corpo ſproportionatı, & ſtemperati hanno anco cor

rotto il giudicio ; parlo di alcuni iquali, non conoſcendo la virta

della proportione,altro non cercano che quella maledetta (uperfi

cic de colorivaga, fatta a lor modo , & coli vanno tutto di empia

Itrando tante tele, & facciate per tutto il mondo,con riſo grande di

chi le n'iņtende, & inſieme con dolore, che l'Arte fia coli ſtrappaz

zata da cotai goffi , & ignoranu ; che li come in queſta parte non

hanno

leben
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hanno giuditio, & fi muouono ſecondo il volére che gli tranſporta

ſenza il freno del giuditio; coſi ancora in molte altre parti traſcor

sono in molti , &vergognoli errori, ' ne quali non hò mai trouaro ,

ne vdito dire , ò letto , che alcunoche ſi ſia dilettato di queſta pro

portione , nella quale conſiſte gran parte della vera bellezza dell'

arte Ga incorſo , anci non ſia ſtato di giuditio ,& di ſpirito raro , co

me ſi comprende da l’eſferfene dilettato fino gl'iftefli principi, cofi

antichi comemoderni, de i quali ne hò raccontati alcuni, nel capi

colo doue ſi tratta del'eccellenza , & dignità de la pittura .

Dei Membri esteriori del corpo humano..?" Cap. v.

... Selogiisonon...:)1. Min
.

Er maggior chiarezza verrò in queſto locoà nominare tutti imě

bri, ouero parti c'ftetiori ; che formanoil corpo humano , pel

sellere loro di più neceſſità che ilreſto al pittore , per intendere

le proporcioni ſud', che ne i ſegaenti capitoli fi tratteranno. Ora la

ſupremna parte, per cominciar di qui,fi chiama volgarmente','come

ognuno intende teſta , & da alcuni capo , & da talianco Zucca,la

fòmmità della quale vien’ detta Cincipite , Quel luogo nella Teſta

doue i capelli ſi volgono in giro , ſi chiama vertice ; & la radice de

capelli ſopra la fronte ,centro ; la parte anteriore doue naſcono i ca

delli,fi chiama ciufetto; il partimento de capelli che di qui comin

cia, & và ſin'al vertice , coÂ neimarchi al modo Nazareno ,come

nelle femine, ſi chiama ſcriminale; i capellilonghi delle donne, fi

chiamano chiome , i ricci crini; idiftefi Zazzarez i raccolti cioc

ca ; i torti creſpi ; quelli chi ſono pieni di berre,annellati ; e la co

madeicapelli che è nella noce del collo , ſi dimanda cuticagna. La

fronte contien' tutto lo fpatio che è dalle radici de' capelli dauanti

fin' ſopra le ciglia, Polfo è il loco piualto delle parti del fronte

che termina co' i capelli'melone
, è qucl gonfio ch'è ſopra le ciglia

nel fronte ; la tempia terinina trà il fronte il polſo, & l'orecchia ,

Orecchia , è quel giroche ſi contiené trà lo ſparioche è da le tem

pie , & guancia ſuperiore, alla radice de capelli per fianco della te

ita ; & la ſua parte inferiore, ſi chiama gralello,& il pertugio d'on

de entra il tuono mirenga . Supercigli, ſono quei peli (peſfi doue

termina la fronteda ballo ; & quello ſpatio che nelmezzo , parte

l’un ciglio da l'altro ,li dice glabella. Palpebra fuperiores lè quella

picciola parte che circonda l'occhio di fopra. Occhio è quello che

è contenuto dalla palpebra ſuperiore, & inferiore. Ilnegro de l'oc

chio , é quella pittura tonda che gli è in mezzodi queſto circoletto

per
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per ilqual ſi vede è detta pupilla ,&' ancora acume. Angolo eſte

riore de l'occhio ,è quel lato dalla parte di fuori verſo l'orecchia

terininato dalle palpebre che ſi chiama ancora cornice de gl'occhi.

Angolo interiore de l'occhio , è quella parte terminata dalle mede

fime cornici verſo il naſo. Quello ipatio che ſi contiene trà la pal

pebra ſuperiore ,& la cornice ſopra l'occhio ,& tutto il concorno

de l'occhio,vn'alla parte ſuperiore della maſcella, & à la Glabella,

fi chiama calla de l'occhio, & caua. Il naſo è contenuto trà le guan

cie à mezzo ſcendendo dalla Glabella, frà gl'occhi, & termina frå

le nari; è le narici fono quelle due ale che in fundo gliſono dalle

parti , & ciaſcuna há yn buco ouero forame, per ilquale ſiodora, &

èchiamato papilla. La parte più balla, & ſporta in fuori del naſo di

chiama punta ; è quelrilieuo, che gli èdi ſopra , è nomato do ſo.

Guancia, ouer gota,maſcella,& gena ſuperiore, è quello ſpatio che

è trà l'orecchia , è la calla de l'occhio ; il naſo , & la guancia infe

riore , di cui la parte rilieuata appreſſo l'occhio , ſi dice Melone.

Guancia inferiore, è terminata dalla ſuperiore , dalle ali del naſo ,

dalla bocca , è dal mento ſin ' alla gola, & collo ſotto le orecchie .

Labro ſuperiore è quella carne colorira, che ancora ſi dice carne ver

gine di ſopra la bocca. Bocca , è quel forameouero'apertura che è

dallabro ſuperiore , al inferiore il qual anch'egli circonda la boc

ca , & è parimente colorito comel'altro . Quel poco di concauo ,

che ſcende dalla eltremita del naſo fin allabro di ſopra dicefi ca

naletto. Il cielo della bocca ſi chiama palato lingua che ſi dimena

per la bocca, chiama ancora con queſta voce di Itrozza. Canale è

quella foce che gionge dal palmone alla bocca, per cui viene il fia

to . Gingiua è quella carne moccoloſa in cui ſon fitci i denti . Dei

denti anteriori i quattro li chiamano tamis, ſigli vni per banda, ca

ui ni , & gli altri cinqne li chiamano maſcellari,doppo iquali ſeguo

no gl'altridi tre radici; tanto che tutti ſono in tutto trentadue . il

mento , ò barbozzo è ne l'eſtremodella parte di ſotto à le labra ; &

quiuitermina la faccia che comincia dalla radice de capelli. La par

te poſteriore di ſotto il uertice, alcuni vogliono che ſi chiami gnuc

ca , fi come la partediſopra . Doue naſcono i capelli di dietro , è

il principio del collo,& chiamali ceruice. Quei peli che naſcono

ſopra il mento , & intorno alla bocca,& ſopra la maſcella inferiore

verſo i capelli preſſo alle orecchie , ellendo lunghi in generale , ſi

chiamanobarba ,& di ſopra la bocca moſtacci. La gola che è quella

parte che habbiamo ſotto la faccia , ſın'al principio del corpo ouer

fuſto, come vogliam dire ,contiene in mezzo quali louto il mento il

nodo

mo

*
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nodo detto groppo, gozzo, gutture . Dalla parte dinanci del collo,

la fontanella della canna della gola , è quel fpatio ou er'concauo

doue finiſce la gola , & ſeguitano le clauicole doue principia il pet

to,quero ſtomaco. Il collo, è quella parte di dietro , trà la radice di

capelli , & il principio della Ichiena chedalle bande ſi congiunge

con lagola,&per la coppacon le ſpalle, di cui l'ollo che u'è in mez

è detto noce collottola, & nodo. Tutto il fuſto, ouero corpo di

nanzi contiene in ſe prima la forzella ſuperiore dello ſtomaco ouer

petto, laquale è colà doue termina la fontanella della gola . Lama

mella terinina con le coſte ondore , oner ' coltato che ti domanda

anco parte diſotto le mamelle, & ſelle ſopr’il petto dalle parti . Ne

le donne li addunanda mamma, cizzo , vbere , pomo , poppa , &

zinna. Bollino ouer pupilla, ò capitello li chiama quel rileuo onde

n'eſce il lacte. Quella parte che è in mezzo delle mamelle , & la fora

zella inferiore del perro chiamato ancora ftomaco vien detta Cutlo ,

& torace . Alcella , ò leſena , ò dicella ,è quella cócauità doue naico

po i peli ſotto le braccia.le coſte mendole,ouer coſtaro, ſono quelle

che ſono contenute dal fine delle mamelle , ſino à i fianchi , per il

ventre. Fianco e doue finiſce il coſtato , & li dice anchora cintura.

ventre ſuperiore , è contenuto trà la forcata , & il cinto ouer' ſopra

l'umbilico, & le colte, & si domanda ancora epa . Vmbelico , & be

lico, li domanda il legamento de gl'inteſtini. La pancia ,è contenuta

tra'l cinto al Pettinicchio , & i fianchi, & è chiamata ancora,malline

nelle donne, ventre, ventraia , aluo , vtero , pertinecchio , & petti

gnone . Doue nalcono i Peli ſotto la Pancia , vi ſi dice naturale ,

verga ouer' membro, coda, piuolo, piſtello , pinca , cauiglia, pria

po, & mazza, & gianda , ò bacello , è detta la cima , laquale hå vn '

cavo attorno , & li dimandacorona , & il forame doue li piſcia , li

dimanda il buco . Quelle due pallorelle che tengono il ſeme , che

ſtanno ſotto il membro, ſi chiamano reſticoli. La parte vergognola

della donna , ſi chiama naqura , vulua, conno , fica, fella . La parte

pofteriore del corpo chiamata dotlo , & ſchena contiene prima la

palletta che è quella parte dietro dalle ſpalle che termina conparte

del filo della ſchiena, & ilumbi.Il filo della ſchiena ,ouer doTo , dal

collo almezzo delle natiche ſi eſtende . Lumbo è contenuto dalla

Palletta. , & cofte, & filo della ſchiena ſin alle reni ouer' cinto ; è le

reni da i lumbi , alle natiche, & fanno proprio ildiſotto del Cinto:

ouero cintura. Natica, è tutta quella gralezza che contiene il le

dere al ballo, ò lo vogliamn chiamare buco, forame, ò culo. Il brac

ciò contiene prima la ſpalla, quero homerò che di dietro, ſi chiama

ancora
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ancora tergo , che comincia all'oſſo della Clauicola , trà il collo ,

& la gola , & li eſtende di dietro per la paletta ;& quiuipropria

mente , è chiamato tergo . Tutto il braccio fin’al cubito fi doman

da braccio ſuperiore ;, & ancho lacerto ſuperiore . Il cúbito , è la

curuatura del braccio ouero gombito. Di dentro ſi chiama gion

cura del braccio; & quiui comincia il ſecondo lacerto ouer' braccio

inferiore . Raſcetta è doue li congiunge queſto lacerto con la mano

per la parte interiore. Palma , è la partedi dentrodella mano , trà

la raſcetra , & le dita . Dito pollice, è il grollo dito, è più corto de

gli altri . Il dito indice, è poi quelche ſegue; il dito medio , è quel

dimezo più longo deglialtri . Il dito annulare, è quel che legaita,

è l'auriculare , è il minimo , & vltimo di tutte queſte dira . Hanno

ancora altro nome poſtogli da chiromanti.Imperoche dal monte

di Venere chiamano il pollice Venere, & cof: di mano , in mano ,da

i ſuoi monti per ordine l'indice Gioue,ilmedio Saturno, l'annulare

Sole, & l'auriculare Mercurio. Er la parte di fuori della Palma chia

marono, il monte della Luna, & ilTriangolo del mezzo de la pal

ma, ilmonte diMarte . Ma palliamo à i diti, iqnali hanno i ſuoi

intranodi didentro quali vguali, ſecondo le grandezze loro ;
che

ſono trè per vno , eccetto il pollice che ne hà le non due. La parte

poſteriore del braccio ouero lacerto poſteriore , è dal fine della

Ipalla, & della leſena algomito, doue inedeſimamente principia la

parte poſteriore del ſecondo lacerto , ilquale finiſce alla parte po

Iteriore della Ralcetta chiamata bracciale, & nodo della mano, &

anco giuntura, La parte ſuperiore della mano , ſi eſtende al brac

ciale à i primi nodi delle dita , & chiamali pettine . I nodi di cia

ſchedun dito ſono trè, eccetto che il police che ne hà ſe non due, & *

gli ſpatij trà l'uno , & l'altro ſi chiamano intranodi, ouero articoli

che ſono due per dito , eccetto il pollice che ne ha sè non vno . In

quel ſpatio ouero articolo ch'è dal vltimo nodo delle dita, fino alla

ſommità loro, e l'ugna ; il contorno della quale ſi chiama corona

(parlo doue s'atacca la carne ouero pelle) La mano fi termina dalla

raſcetta ouero bracciale , ſino alla punta , ò vogliam dire eſtremità

del le dira.La gamba contiene queſte parti; prima l'anca ouero ga

lone, che comincia da la giuncura del buſto, & termina con legam

be , & diceli
parte ſuperiore della coſcia', laquale è quella che li

eftende lin’al principio del ginochio . Il vargo , é la

cro della coſcia , loito i genitali; anguinaglia, è la parte dinanzi

delle coſcie.Il ginochio , comincia da la palla del dollo , che è al

finc de la coſcia , & ſi eſtende lin lotro à quella al principio dell'o
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finco ; & doue è la punta della ſpalla , iui è il mezzo d'ello gi

nocchio . Lo ſtinco ſi eſtendeper la gamba dal ginocchio , fino al

al collo delpiede. Il Collo del piede,è doue finilce loſtinco , & co

mincia la parte di ſopra del piede chiamataper ſino'alle dita pet

tine. Cauicchia ò taloné, è quell'oſſo che rilieua in . fuori tra il collo

delpiede dalle bande , & il principio del calcagno di ſopra, al fine

delle polpe cſteriori, & interiori,& quella ſtrettezza onero fottigliez

za che è'diſopra al collo del piedeTalone,& calcagno della gába ,

ſi chiama l'oltretto della gamba. Petto del piede , è quel cauo ch'c

ſotto ilmonte ouero pettine più alco del piede verſo la pianta . Le

dita dei piedi,medeſimamentehanno i nodi come le dita delle ma

ni , benche ſiano più corti con le loro vgne , per ordine eccetto che

le dità li domandano altrimenti . Imperoche il più groffo fi doman

da primo, & coli gl'altri per ordine ſecondo, terzo quarto, & quin

to. La parte posteriore della gamba , comincia ſotto le nati , & di

ceſi colcia, & và à finire alla parte poſteriore del ginocchio , che ſi

chiama lacca ,& piegatura.Lepolpe della gamba cominciano ſotto

à la lacca dalle parti, & fono due,vna eſteriore, che reſta più alca; &

l'altra anteriore , che inchina più verfo lo itretto della gamba ; &

coli queſta parte poſteriore li va ſtringendo con ordine, fino al di

fopra delle cauichie . Calcagno è la parte che riliena di dietro del

piede,dal fine della gamba arriua fin’alla pianta del piede chiamata

luola; & queſta dalla eſtremità del calcagnolino alla cimadelle dica

ſi eſtende;contenendo pero ſotto le dita iſuoi intranodi per ordine,.

Et tanto baſti circa à i nomi delle membra del corpo humano.

Della proportione delcorpo humano di diece faccie in longhezza ,&

Larghezza. Cap. v .

E

Gli è ragione che ſeguendo l'ordine degl'antichi Greci queſto

corpo delquale m’intendo particolarmente trattare lepropor

tioni , & armonie , fi faccia fimile , & à proportione d'ogn’al.

tro corpo artificiale, che ſia il più bello , che ſi troui nella natura

nelquale ſiano compreſe tutte le proporcioni, & armonie artificiali

tantomaggiori, quanto minori . Il che ſi vederà in queſto capitolo ,

& ne'i ſeguenti. E per queſta ragione hò voluto porre dinanzi al

l'altre queſtä, ſi come fondaméto loro che in ſe con debitaragione

le contiene tutte . Queſta figura adunque , primamente è diuila in

dicce faccic, o parte , l'una dellequali,è contenuta ( parlo della ſua

longhezza)
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tonghezza) dallaſommità della teſta alla punta del naſo ; la ſeconda

dà quì alla fontanella ſopra il petto la terza dà qui alla forcella del

petro la quarta all'unbelico la quinta ſi contienetrà l'umbelico", &

il pertignone, & quiui è il mezzo della longhezza del corpo ed'indi

alla pianta del piede , ne vengono ad eſſere altretante che coinpi.

ſcono poi le diece . Due di queſte faccie fono contenute tra il pet

tignone, & il mezzo del ginocchio; & le tre reſtanti dà qui fino alla

pianta del piede. Er tutte queſto parti ſono vniſone diſtribuite nel

modo che di lopraſi è detto. Percioche prima quella dalla ſommi

tà della teſta alnaſo , riſuona con lo fpatio che è da quiui al mento

in proportione tripla, onde rieſce la Diapaſon' Diapente; & à det

to ſpatio che è fra'l naſo e'l mento, quello ch'è dal mento alla font

tanella,viene a riſuonare in proportione doppia che fà laDiapaſon;

& con queſto riſuona tutta la teſta nella medeſima proportione, Le

tre faccie, che ſono dalla fontanella al pettignone ,riſuonano alle

due che ſono da qui al ginochio , in proportione ſeſquialtera , onde

ne riſulta la Diapente conſonanza; ma con la gamba ſono vniſone,

per eſſer ella nella medeſima proportione con la coſcia . Hora la

larghezza di queſto corpo conſiſte in altri diece ſpatij vniloni, cioc

allargando le braccia dall’un mezzo dito dell'una mano à quello

dell'altra, i quali coſi ſi comparton
o,uno per mano , vno& mezzo

per ogni chiauedalla mano alla piegatura del braccio; & altretanto

da qui alle clauicole delle ſpale, vno da qui alla fontanella calchele

manı ſono vniſone ſolamente con le clauicole, & quello che è dalle

{palle alla piega, è contende con quello che è da qui alla chiaue ,

Coſi ciaſcuno di queſti riſuona à ciaſcuno de gl'altri, in ſesqui alte

ra proportione , che ſi chiama Diapente. oltre di ciò vno di queſti

{patij,è tanto quanto è quello che èdall'uno capitello delle mamel

• le all'altro , & altretanto è da ciaſcuno di queſti alla fontanella,onde

vengono a fare va triangolo equilatero . Il circolo del capo dalle ci

glia alla ceruice di dietro, è in dupla proportione con tutta la teſta,

Il circolo della cintura fino alla profondità di ella cioè dal dinanzi

al di dietro è in proporcione tripla ſeſquialtera , & fi puo anco fare

vniſono con la longhezza del tronco , ouero buſto di tre faccie . Il

circolo del corpo ſotto l'aſcelle con quello fpatio che è contenuto

frà elle aſcelle,& la raícerta della mano è in proportione bipartien

te, & è vniſona con ciaſcuna metta del corpo . Le miſure che ſono

frà loro vguali, & vniſone ſono queſte prima; quanto è dalmento

alla fontanella, tanto è il diametro del collo ; quanto è dalla fon

tanella al vmbelico , tanto e il circuito del collo ; quáto è dal golfo

ouer
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ouer groppo della gola alla ſommità della teſta tăto è il diametro de

la cintura ;& altro tanto ,è la löghezza del piede, quanto è dalle ciglia

alle narici , táto èdal mento al groppo della gola ;& quáto è dal nalo

al méto, táto è dal nodo alla fontanella della concavità degl’occhi,

dalle ciglia al centro di dentro , tanto fa quáto la preeminenza delle

narici cioè il ſuo ſporto , & anco táto quáto è da queſte al labro ſupe

riore;percioche tutte queſte tre parti ſono uguati.oltre di ciò le parti

dell'vgna del indice all'uluma lua giontura , & di qui fino al brac

cialc lono uniſone. Et coſi ancora quanto è dal ugnadel mezzo lino

alla giuntura ſua ,tanto è fino alla raſcetta per di fuori . Il maggior

nodo dell'indice fal'altezza della fronte,& lo ſpatio tra ello nodo,

& l'vgna e uguale al naſo, cominciádo dal diſorto del più eminente

arco che lopra gli occhi , perche il ſuo naſcimento è in inezzo al fró

te& al naſo . Il primo & ſecondo articolo del dito medio è vguale

à lo ſpatio ch'è dal mento al naſo . Imperoche il primo articolo cioe

quello doue è l'vgnaè tanto com'è dal naſo alla bocca ,è però il feco

donodoco'l ſpatio di ſopra , fa la proportione feſquialtera,li come

fa lo ſpatio della bocca alméto,õde ne riſulta la diapéte cóſonáza.

Il maggiornodo del pollice frà l'apertura della bocca , è quanto è

dal mento al diſotto del labro inferiore, & il nodo minore è tanto

come dal labro di fotto al naſo . Imperoche dal nodo maggiore à

queſto è la proportione fesquitertia, & la Diateſſeron conſonantia .

Glt vltimi nodi delle dita fanno alla löghezza delle vgne, la propor

tione dupla,& la Diapaſon. Táto è dalmezzo delle ciglia all'angolo

cſteriore dell'occhio, quáto'e di qui all'orechie, l'altezza della fion

te la longhezza del nalo , & la larghezza della bocca , cioe il ſuo gi

ro , ſono vniſoni, & fimilmente la larghezza della mano , & quella

delpiede,ſono un medeſimo tra loro ,e però la longhezza del pie

de , uienealla ſua larghezza a fare la proportione doppia lopra bi

partiente,& la conſonanzaDiapaſon , & Diateſſeron. La larghezza

del piede alla ſua altezza,cioeal collo fà la proportionefeſquitertta

& la diateſſeron,& quella della mano alla ſua altezza , fa quella del

Diapaſonper la duplaproportione. Iſemicircolide gli occhi ſono

uguali colcótornodella bocca,la larghezza del naſo,è quanto quel

la degli occhi,cioè la ſualatitudine ,& queſtaè doppia alla ſua al

tezza . Dal naſo alle ginochia , il mezzo e l'vmbelico, dalla fomita

delle ſpalle ſino algomito & di qui alla chiaue della mano, è la pro

portione d'onde ne rilulta la confonanza Diateſleron. La larghezza

del petto per le ſpalle equanto è dal fondo delle orechie alle claui

cole , & fanno la proportionc doppia fefquialtera. La larghezza del

ز

tutto
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tutto il corpo, con lo ſpatio chè dalla cima del capo al nodo della

gola, fa la proportione quadrupla, d'onde ne nalce la Bifdiapaſon

conſonáza, & queſto medemo fa la larghezzadel corpo per le brac

cia aperte , con quello ch'è dalla piega dell'vn braccio aleſtremo del

mezzo. La larghezza de i fianchi à quella delle coſcie édupfa, & fa

la Diapaſon . Lalonghezza ancora della figura,fa la medelima pro

portione,con la larghezza della ſchena per leaſcellc ; & parimente

de i galoni per le natiche, & con le gambe de i ginochi alle piante la

tripla ſequiltertia,& coſi è allo fpatio della teſta allaforcelfa. Il Dia

metro della teſta per la fronte,con la profondità della teſta, cioè per

gli occhi alla gnucca è la ſeſquiottaua . Onde riſulta il tono . La cir

conferenza della fronte per le tempie , con la ſua altezza, è in qua

drupla proportione,onde riſulta la Diapafon. L'altezza della faccia

à lo ſpazio dal mento & al nodo della gola, fa la la tripla proportio

ne,d'ondenenaſce la Diapaſon , & Diapente , e coſi ſeguendo ſi ri

trouano in eſſo capo proportionatiſſime tutte le altre proportioni

de membri minuti,con le loro conſonanze,che laſcio, li per non ef

ſere tropo lungo & conſundere quello che fi è detto come per veni

re alla conſideratione ancora de le miſured'ognimembro , le quali

ſono proportionate ad vgual modo, & conuengono con i membri

del mondo .
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Della proportionefuelta del corpovirile di dieci faccie.

Сар.
VI.

Veſta proportione di corpo lungo & ſottile, hà da eſſere regola

ta ( conilura pero ) ad imitatione de la forma del corpo di

Marte Dio de le battaglie,appreflo i Gentili , fi come à quello

che
per la calidità & ficcirà,e di corpo cóforme a queſto cioe longo ,

& fortile, la quale ancora ieruirà à qualunque corpo che tiene della

natura fua ,cioeà gl'impetuofi, colerici, crudeli , bellicofi , diſcor

di, audaci, temerarij,& pronti all'ira,iquali tutti ſono gagliardi, &

forti, non per altro che per grcilezza d'oila , fpoghatedala inolci

tudine de la carne ; e perció debbono effere di corpo duri , afpri di

giunte rilcuate di nari larghiſſime per lo caldo che li dilata ,& tali

debbano ellere li occhi, la bocca,& gli altri forami,comepiù minu

tamente ti dirà poi al ſuo luoco, baſtando quiui à dire della propor

cone. Quelto corpo li diuide in-lóghezza, cioèdal ſommo del capo

alla pianta de pieui, in trenta (patijvguali, li quali per hora chiamo

gradi, & ciaſcuno di queſti li parte in diece (pacij vguali,i quali dia

mando
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mando minuti, che vengono ad eſſere trecento in tutto . Ora dalla

. ſommita della teſta alla radice de'capelli vi ſono letre minuti, & da

quifino alle palpebre inferiori de gli occhi èvngrado,& vnminu

to; fi che la fronte viene ad eſſere alta otto minuti, perche dalle pal

pebre inferiori, alle ciglia vi ſono cinque minuti , cioé mezz'vn

grado.Da efle palpebre alla ſommità del labro ſuperiore èvn grado

di che il naſo viene ad eſſere longo vn grado , & doi minuti ,parlo

fino all'alto al dritto delle ciglia . Dal labro ſuperiore all'eſtremità

del mento vi ſono ſette minuti; & d'indi alla ſommità delle ſcapule

yn grado,& vn alıro ſino alla fontanella . Altre tanto fino alla lom

mità del petto , & tanto dà qui al principio delle mamelle,da lequali

medeſimamente è vn altro grado lino al ſuo eſtremo, tal che nè re

ſta che ſino à i capitelli vi è le non lametà,cioè cinque minuti. Da

l'eſtremo de le mamelle a i fianchi ſono trè gradi , vno fino à

l'umbelico , trè minuti lin‘al ſino delle coſcie , vn grado , & ſette

minun alla ſommità delle coſcie , e quiui è il fundo del ven -

tre ; dalquale fino al pettine , è vn grado. Onde vengono ad ellere

quindeci gradi, & cento cinquanta minuti , di qui lino alla ſomn

mità della teſta . Hora da queſto loco all'eſtremo de i teſticoli, v'è

vn grado,& dà qui all'eſtremo dellagianda tre ininuci, & due gradi

& mezzo fino al fine del vargo . Dal fine del vargo al principio del

ginocchio ,viſono due gradi, & mezzo; al mezzo dil genocchio vn

grado, cioè vna trenteſima parte , & altre ranto fino al ſuo fondo.

Đàqui fino all'eſtremità della polpa interiore ſono trè gradi; & di

qui al collo del piede due gradi, & ſette minuti ; fino alla pianta vn

grado, tal che dal Taloneal collo del piede , vengono ad ellere trè

minuti . Dalla fontanella alla chiaue della ſpalla di dentro allargan

do le braccia , vi ſono due gradi,& due, & ſette al fine della ſpalla,

reſtandone vno fino al principio del braccio , cioè alle leſena ;dalla

parte dauanti altretanto,&mezzo. Dal fine della ſpalla alla piega

del braccio ſono due gradi, & otto minuti alla raſcetta ; quattro , &

cinque al principio delle dita, cioè la longhezza della palma del

la mano vno , & ſei , qui all'eſtremo del mezzo vno , & quattro ; &

coſi vengono ancora ad eſſere quindeci gradi, & cento cinquanta

minuti , iquali computati inſiemecon quelli dell'altra parte dalla

fontanellaall'eſtremità del mezzo , vengono ad eſſere altretanti, co

me quelli della longhezza della figura.Reſta adeſſo che trattiamo

della longhezza, ouero diametro di ciaſcun mébro in faccia perche

in profilo ſarebbe ſuperfluo , potendoſi dall’efſempio delle altre

proportioni, per la rata parte pigliare l'ordine. In faccia adunque

il di
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il diametro della teſta al fronte , cioè alla ſua ſommità , è di tre gras

di , & altre tanto delle ciglia. tràl'vn angolo eſteriore dell'occhio,&

l'altro vi è un grado,& fette minuti della qual miſura il terzo tiene

il nafo : La punta del naſo in faccia è due gradi, & quatro minuti ,

la gola ſotto il mento , èuno,&otto, la ſommità delle ſcapule è due

gradi. dall'vna all'altra leſena dauanti ſono lei gradi, & di dietro ſec

ie,ſopra le mamellein faccia ſono cinqne gradi, & in ſchiena ſei .

Dall'vno all'altro capitello è tre gradi , & quattro ininuti & altretan

to, da ciaſcun di queſti alla fontanella ,imperòqueſte tre parti fan

no un triangolo equilatero . Sotto le mamelle fono cinque, & ſet ce,

la cintura quattro ,I'vmbelico alcrotanco , & otto minuti,il fino delle

coſcie cinque,la ſommità cinque & quattro , il principio del mem

bro è ſei gradi, l'eſtremità deteſticoli ſopra una colcia è tre gradi , il

fine det vargo,due;& ſei,ſopra il ginochio eſteriore due gradi, ſopra

l'interiore uno, & noue, almezzo uno,& otto , ſotto il primo altro

tanto; ſotto il ſecodo vno, & ſette, la maggior larghezza della polpa;

èdue gradi . Il fondo della polpa interiore èvno , & ſei , lo ſtretto

della gamba noueminuti,il collo uno, & due, la larghezza del piede

e ano , & mezzo , & in longhezza cinque gradi, & per ſueltezza quat

tro,& quattro e mezzo . La piega del braccio è un grado , & due mi

nuti,la ralcetta otto minuti ,la palma un grado & tre minuti,de qua

li la quarta parte porta ciaſcuno di quattro dira ,& quindi dal cubi

to cioe dalla partedauanti del gombito fino all'eſtremità del inez

zo viene ad eilere la quarta parte di tutto il corpo, che è ferre gradi;

& cinque minuti, & queſta proportione è di maniera bella , che la

ſciandofi le rigidezze Marriali;puo feruire à molti altri corpi ſuelti,

& leggiadri ſecondo che occorre .

11

TE

NO

Della proporsione Strausgante didiece tefte' Cap. VII.

On ſara fuori dipropofito, gia c'hò deliberato ditrattare eflar

tamente qneſta materia, toccar qui brevemente la bella pro

portione d'Alberto Durero del corpo humano di dieci tefte ,

Imperoche quanrunque (per dir il vero) ella lia à giudicio d'ogni in

tendente,troppo fuelta,& gracile, nientedimeno non deue eller in

alcun modo tralalciata, per eller cola di tanto huomo,a cui l'Alema

gna nella piteura non ha hauuto un altro pari giamai. Queſta pro

portione prina in longhezza,è dalla lomnità della reſta al mento

una di dieci ,& dal mento alla ſommità della fronte una di vndeci :

La faccia li puo diuidere in tre parti vguali come le altre . Dalla ci

ma
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ma del capo, alla ſommità della ſcapula, è una di dieceſette di qu

alla fontanella vna di tredeci, & quattordeci, & da la fontanella all'

homero, di ſei . Dal ſommodel petto è una di uinticinq;, & lotto le

Jaſene una di dieceſette, à i bollini di tredeci , & lorto lemamelle di

vitigno. Alla cintura due di tredeci,all vmbellico uno di tréta,al Gino

delle coſcie una di uintiuno, alla fomunità delle coſcie di otto al pet

tinc diquatorileci ,& quindeci,all'eſtremo della gianda una di trede

ci; all'eltremo delle nati , ch'è anco l'eſtremo de'teſticoli due di un

deci , & al fondo del vargo una di undeci . Il mezzo trà l'eſtremita

delle nati & la pianta, e ilmezzo del ginochio , Dalla pianta al fon

do del calone èuna di trentacinque, & al collo del piede di ventiſei,

Dal mezzo il ginochio ſopra ad eſſo è unadi trenta, & forto di qua

ranta;al fondo della polpa eſteriore di diece , all'interiore dinoue .

Il braccio dalla ſo nmicà dell'homero , alla piega è due di vndeci ;

all'eſtremicà del medio tre di undeci ; la mano é due di vinciuno .

La larghezza del fronte in faccia, èuna di quattordeci; la ſommità

delle tempie di dodeci, le ciglia di tredeci, l'orechic di dodeci; 11

naſo di quindeci ; fotto il mento de ventidue. La ſommità delle ſca

pule una diventi ; gli homeri di dodeci , & tredeci . Il ſommo del

petto è cre di deciotto,& una di diecenoue; le lelene una di ſette ,i ca

pitelli di diece; ſotto le poppe duede tredeci,la cinturaduc diquin

deci, l'vmbelico una di tredeci, & due di vintiſette , Il ſino delle co

cie, una di credeci, &quindeci ; la ſommità delle colcie unadiſei ,

& dall'vna all'altra chiaue due di quindeci. La coſcia ſotto le nati,

o teſticoliè unadi tredeci; il fine del vargo una di ſedeçi, ſopra il

ginochio diventi; il mezzo di ventidue, & ſotto di ventitre ; in mez

zo le polpe di dicinoue . Il fundo dell'interiore diventitre, il fun

do della gamba ; cioè lo ſtretto , di quarantacinque; il collo del

piede per il calone di trentacinque; & ſotto i caloni di quaran

taſei. il piededi ventiuno ; il braccio ſotto la ditella , di ventiot

ro'; ſotto la piega di trentaquattro ; il largo del braccio ſotto il cu

bito di ventiquattro, la raſcetta di quarantadue, & la palma di ven

tidue . In profilo alla fronte,è vna di credeci,le ciglia una di vndeci;

il naſo,& la maſcella ſuperiore parimenu dıvndeci ;& per la bocca

alla cornice vna di tredeci.Il mento, & la gola diquatordeci;il collo

ſotto il mento di ventidue; la ſommità delo ſcapulario di venti ; la

fontanella ditredeci; la ſommità dell'homero di vndeci; Il ſommo

del
petto duo di dieceſetre ; la ditella unadiotto ; Il mezzo delle

mamelle, cioè i bolini altretanto ; ſotto ad effe due didięceſetce ; la

cintura vna di vndeci; l’ymbelico altretanto . Il Gino delle coſcie vna

di
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di diece ; fa fommità delle coſcie vna di dicceſette, & di dieccotto .

Il pettine di diecenoue; forto li nati la coſcia , è vna divndeci. Il

fine del vargo di dodeci; ſopra il ginocchio, di'dicceſette ; il mezzo

del ginocchiodi diecenque;& il fondo diventi: Il mezzo della pol

pa di trentadue , & trentaquatro ; Il fundo dell'eſteriore di diece

lette , & dell'interiore di diecenoue. Il fundo della gamba , cioè lo

ſtretto, di trentadue. Il collodel piede di ventinone;ſottoil talone

di ventitre ; la pianta del piede, cioè la ſua longhezzadi ſette . Al

braccio ,l'homero , è vna di diecefecte ; ſotto la leſena di venti vno ;

ſopra la picga di trenta ; il largo del braccio ,ſotto il gomito di venti

nico; la riſtretta di cinquanta; & la palma di quarantadue; In ſchic .

dall'vna all'alrra ditella , è vna di dodeci , & credeci; Il feſſo

delle nati; vna di vndeci; & il calcagno di crentafecte.
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Della proportione del Corpo giouine di noue tefte .

Capir. VIII.

O giudico che ſe FranceſcoMazzolino non haueſſemaidipinto al.

cuna figura d'altro genere,cioè rozzo graue, & melancolico,ch'egli

ſarebbe ſtato mirabile almondo,poi che coſi eccellentemente rap

preſencaua le figure gracili, guidato davn deſiderio gentile , com

cgliera . Si che chiaramente s'egli haueſſe rappreſentato , ſe non

A pollini,Bacchi, Ninfe, & fimili ,hauerebbe con grandiſſimo gių .

dicio introdotta la ſua tanto cara proportionc gracile, & alle volte

ſopra modoſuelta. Mà hauendola medeſimamente rappreſentata

in Profeti, come nel ſuo Moyſe in Parma ; & in vna Madonna ſo .

pra vna Ancona con certi Angeli appreſſo nè l'iſtella Circà , & in al

tre ſimili figure contrarie à tal proportione; egli ha dato eſſempio

à tutti gli altri pittori , come ſi deue fuggire queſto errore, ilquale

cgli medeſimo facilmente poteua fuggire : dapoi ch’eſlendo giudi

cato in certo modo lo ſpirito di Rafaello d'Vebino,da liſtello pit

tore , o più preſto lume dell'arte,poteua pigliarne eſſempio, li come

da quello,che come tante figure rappreſentaua, conforme à tante

nature,ouero vfficij, tante proportioni introduceua. Per ilche i ſuoi

vecchi , li veggono lalli, & curui,igiouani eſperti, & gracili pur fe

condo la natura loro , & coſi va dilcorrendo di curte . Dalquale el

ſempio ſi può comprehendere , che'l pittore non biſogna che li fer

mi in vnamedeſima proportione , in tutte le ſue figure : imperoche

oltre che non dimoſtra verità alcuna d'Iſtoria , rappreſenta ilvero ,

& maggior mancamento che ſia ne l'arte , cioc le figure che paiono

gemelle,
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gemelle , Nel che ſono incorG molci valenti pittori,iquali taccio , &

maſſime vno dei i due grandi, chenon nomino; percioche tutti gli

clperti lo poſſono facilmente ſapere, vedendoli i ſuoi corpi, benche

mirabilmente eſprelle in diuerli atti eſſere di proportione whifor

me . E perche ſi poſſa auuertirli da quelt'errore , & intendere

queſta proportione, G come quella ch'ancora ferue alli giouani,che

tengono del bello , come ſono igracili, & leggiadri, con certa ma

niera gentili di fierezza, Raffaello di Vebino la elprefle nel : fanto.

Georgio ch’uccide il Serpe, ilqual li vede nè la Chicla di Santo Vit

torc de Frati in Milano & nel Sáto Michele,che ſi troua in Franciaá

Fontanableo , & in quel San Giorgio , che già fece al Duca d'Vrbi

no ſopra vn Tauoliere: è con lamedeſima regola che ſi vede ch'

egli hà tenuto,potrà ciaſcuno diſporre queſta proportione in fimi

li corpigiouani. Mà per trattarne eſattam ente,per uia di precet

ti, li hada ſapere; prima che il corpo gracile, giouenile di nouereſte è

dalla ſommità della teſta all'eſtremità del mento , la nona parte

della ſua longhezza; & dà qui sù per il dritto della faccia vna didie

ce , ( parlo lino alla radicede capelli) & ancora vnadevndeci, li

comehò offeruato nelS.Michele diRaffaello , & ancora nell'Apol

line antico . Mà facciali come ſi voglia ,queſto ( patio fi diuide in trè

fpatij vguali , vno al fronte , l'altro alnalo, & l'altro fino al mento .

Eben vero ch'à lo fpatio di vndeci, per cagion di certo ciuffetto di

capelli, che ſi rapprelenta, il fronte và manco della terza parte, &

queſta regola fù tenuta come ſi vede per le ſtatue , dà tutta la Greca

antichità;& veramente rappreſentaua vn certoche di meglio, & di

più leggiadro,la fróte balla, che alta.Màtornando à propoſito,dalla

ſomınità del capo à quella de lo ſcapulario ,è vna di quindeci, & ſe

deci , & alla fontanella di lei, Dalla fontanella al ſommo delpetro ,

è vnadi vintiotto , alle leſene diquatordeci , à capitelli di dodeci;

ſotto le mammelle due di diecenone , alla cintura vua di ſei; Di

qui all'vmbelico, è vna di vintiles ;al fino delle coſcie una di vinci

due ; alla chiaue d'eſſe vna di noue ; all'eſtremo del ventre di otto ;

pettine di ſette ; all'eſtremità delle nati di ſei . Dà qui al fine del

vargo vna divndeci ; dalla pianta del piede al collo ſuo,vna de vin

titre ; & al calone di trentacinque. Dal fondo del talone à inezzo

il ginocchio è vna di quattro ;& dà qui al diſopra di ello , cioè alla

parte eſteriore vna di vinti ; & all'interiore di trenta . Di fotco al fine

del eſteriore , vna di ottanta ; all'interiore di quaranta ;& fino al

fondo della polpa eſteriore,vna di dieci ; & all'interiore di noue.fil

braccio dall'homero, al cubito è due d’undeci; & dà qui all'ettre

al
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dieceotto:ſopra l'interiore di diécen
que

; ilmezzo di vent'uno; ſot

mó delmezzovna di quattro; allaraſcetta vna di diece, & fi può ana

cota-fare vn poco più, perche'ſemprenei corpi,&maffimè neigra

cili , lę maniſtannomeglio lunghe, che corte. La larghezza,ò lati

cụdine, che vogliamo dire di queſta figura in faccia è tale , Prima

per la radice de capelli del fronte chedi dietro riſponde alla vertice

é vna divndeci; per le ciglia altrotanto. Per le orecchie diecenoue ;

per il naſo didodeci: Il collo e largo vna di dieceotto ; la ſommità

de lo fcapulario vnodi fedeci; la fontanella di ſei ; dall'una all'al

tra chiave delle ſpalle due di tredeci. Il pettodue di noue, le leſene

vna difette . Li capelli di noue; lacintura diferre ;l'umbelico di

dodeci ; & due de vinticinque ; il ſinodelle coſcie vna di dodeci, &

tredeci ; la ſommità di diece , & dodeci; dall'vna' all'altra , cioè la

chiaue vna di quindeci, & ſedeči;la coſcia fortó le nati di dodeci ;

it fine delvargo di quatordeci . Sopra il ginocchio eſteriore vna di

to l'interiore diveriti: ' Il mezzo della polpa di dieceſette; il do

della polpa eſteriore di diecenoue; & dell'interiore di vent'uno. Lo

ſtretto dellagamba di quarantadue ; il collo per il talone di trenta

1 tré ; il piede di diecenoue. 'Ilbraccio al finedella ſpalla per la leſe

na è vna diventiſei ;ſopra la piega di trent'uno ;lotto il cubito di

ventidue ; la riſtretra di trent'otto ;& la palma della mano di diece

noue. 'In profilo cofili'miſura ; prima la fronte, è vna dedodeci;

le ciglia di none; ilnaſo di diece; il miento di yenritre, il collo ſocco

it mento di dieceotto; la ſommità della ſcapula di diecéſette; la fon

tanella didodeci; la fomimità del petto diotto le leſene di quinde

CI , & ſedeci'; i capitelli- di otto ; lotto le mainelle difedeci, & di

diecelette ; la cintura di dieceotto , & diecenoue ; l'umbelico di die .

ceotto , & venti ; il lino delle coſcie didieceotio , & diecenoue; le

chiaui delle coſcie di quindeci , & ſedeci ; l'eſtremo del ventre di

otto ; il pertinedi ſedeci, & dieceſette, la coſcia ſotto le natididie

ce . Il fondo del vargo di vndeci'; ſopra il ginocchio eſteriore di

quindeci ; fopra l'interiore duedi trent'uno, il mezzo , vna di die

ceotto ; ſotto l'eſterioredi diecenoue; & ſotto l'interiore di dieciot.

to ; Il mezzodelle polpe di quindeci ; il fundo della polpa eſteriore

di ſedeci, & dell'interiore di dieceotto ; lo ſtretto della gamba di ven
)

notto.Il monte del picde di'ventiquattro; & la longhezza del piede

è duede tredeci. Al braccio , l’honiero, duero Spalla è una di quin

deci; il fine della ſpalla vna di’venti ; la piega diventiſei; ſotto la
1

maggiorlarghezza del braccio , è di venticinque ; il braccio di qua
1

sant'otto ; & la mano ſopra il pollice , vna di trent'orro.' In ſchiena

D dall'una
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dall'una all'altra leſena, è vna di lei ; il fello delle nativna divnde.

ci ; & il calcagno alla pianta, vna di trentacinque ; & trà le cauic

chie, ouer taloni vna di ottanta.

Cap. IX.

P

Della proporsione del corpo virile di otto teſte.

Erche in ciaſcheduna opera il corpo tutta d'una figura , & tutta

l'Iſtoria inſieme è ſempre la principale; ſi come quella allaquale

le ragioni delle parti s'hánoarifecire ; percidnó li penſi pictorc

alcuno , che per quanto bene può fare vna folcoſa invn'opera più

di quello che porta la ragionech'il tutto riguarda, ſia per acqui

(tarne lode alcuna . Anci lia ſicuro di non douerne riportare le non

vergogna per queſto; ch'eſſendo certo che facendoſiſignoreggiare

vna parteà vn'altra, queſta ne refa offela ; & la maggiore medeſi

mamente,per non potere le altre parti rifguardare aldritto ordine.

E però molti pittori cosi angchicomemoderni eccellentißimi, ef

fendoſi accorti d'eſſere ſtati traſportati dal troppo dehderio di far

bene; hanno laſciato le opere imperfecto, non potendocirimediar

có altro ſe nó coldiſtrugere quáto (per mirabile che foſſe) haueuan

fatto come ne fa fede quel famolilimo Eufranore pittore antico , il

quale in Athenedipingendo i dodeci Dei, fece la figura di Nettuno

coſi eccellente , & per proportione,& per colori, & in ſomma per

ogni altra coſa, chevolendo poi dipingere quella di Gioue di più

bello aſpetto , hauendo sfogato tutto l'impero del penſiero nella

prima figura,non porè non ſolamente far riuſcire quella di Gioue,

ma ne anco quelle degli altri Dei. Zeuſi anch'egli ſi tenne uergo

gnato per la naturalezza à dir coli dell’vua , & per il mancamento

nel fanciullo . Frai moderni Leonardo Vinci pittore ſtupendilli

modipingendo nel rifettorio di Santa Maria delle gratie in Mila

no,una cenadi Criſto,con gli Apoſtoli;&hauendo dipinto tutti gli

Apoſtoli , fece Giacomo maggiore, & il minore, di carta belleza

za & maeſtà , che volendo poi far Chriſto , mai non potè darcom

pimento& perfettione à quella fanta faccia,con tutto ch'egli foſſe

fingolarißimo,onde coſi diſperato non ui potendo far altro, ſe ne

ando aconſigliarſi con Bernardo Zenale, il quale per confortarlo ;

gli diſſe,o Leonardo ètanto , & tale queſt'errore c'hai commello ,

ch'altro ch'Iddio nó lo puòleuare. Imperoche nonè in poteſtà cua

ne d'altri,di dar maggior diuinità , & bellezzaad alcuna figura di

quella ch'hai dato àGiacomomaggiore, & minore, li che ſta di buo

na voglia, & laſcia Chriſto coli imperfetto, perche non lo faraiel

fer
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fer Chrifto appreſo à quelli Apoftoli; & cofi Leonardo fece, come

hoggidi ſi uede,benche la pittura ſia rouinata tutta . Perció uoglio

io inferire che per non incorcere in corali errori, s'ha molto bene

da guardarſi daquelle coſe che gli poſſono cauſare, & maſſimedal.

le proportioni,per eller elleno principalmente quelle cherendono

i corpigroſſi,ſottili, ruſtici,delicati,grandi,piccoli,& fimili, d'onde

fi uengono poi à cauſare le bellezze, & bruttezze , in qualunchecor

po. E pero daraſſi a ciaſcun corpola ſua proportionc particolare, la

quale poco più giù dimoſtrerò ,comemegliomi ſarà poſſibile, epo

trà ſeruire per tutti gli huominiin generale, á quali conuerra que

ſta forma ben fatti,& compleſhi ſenza errore particolare. La pro

portioneè tale .Prima la longhezza li diuide in due, & il fuo'mezzo

è il pettine,& dalla cima del corpo alla fontanella è vna di ſei ; al

mento di otto ;alla cima del fronte vna di dieci, & queſta in tre par

ti ugualili parte ,che occupano quello che s'è detto nellealtre. Dal

la cima della teſta alla cinturaè una di tre;dalla fontana alle leſene,

di quattordeci;dı là a capitelli una di diece . Dal fianco all'vmbeli

co una divendinouc;al lino delle coſcie unadidieccotto; alla lom

mità delle coſcie di venti,& dieceotto; al pectine duedicredeci ;all'

eſtremo delle nati una didieci,& di undeci . Di qui al fine del vargo

èuna di quindeci; ſopra il ginochio due dt tredeci; al luo mezzo vnai.

di trēta ;al diſotto altrotáto .Di làal fondo dellapolpa eſteriore,una

di noue ; all'interiore una di quindeci, & ſedeci,al móte del piede di

quattro;alla piára vna di vét'uno;& dalla přáta al calonc unadi veniti

letce.Il braccio dallasómica della ſpalla alla piega è una di cinque; &

di qui all'eſtremità del mezzo vna diquattro; & la mano èvna di dic

ce. La larghezza diqueſta figura in faccia è tale. La frore è una dino

ue, le ciglia' una diece; l'orccchie duc di dieceſette ; il naſo una di

dodeci ; il collo di fedeci; la fontanella di lei;dall'vna all'altra chia

ucdelle ſpalle,unadi vndeci, &
dodeci; la ſommità del petro vna di

quattro ; leleſene di ſei;i capitelli di noue;la cintura'due di tredeci;

il fino delle coſcie vna di fei;la ſommità una di dieci,& undeci; dal

l'una all'altra chiaue,una di quatordeci, & quindeci; Peſtremità del

le nati ſopra la coſcia, vna di undeci. Il fine del vargo èuna di crede

ci, ſopra ilginochiouna di ſedeci; il mezzo di dieceotto ; il fondo de

venti. Il mezzo della polpa è una di quindeci,il ſuo fine di venti; il

hne della gambadi trentaquattro ; il collodel piededi ventiſette; &

la pianta una di ( edeci. Il braccio ſuperiore ſotto il fine della palla,

è una di ventiquattro ; la piega di ventiſei; la maggior larghezza

del braccio inferiore di diecenoue ; la reſtretta di trenta, & la mano
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di ſedeci .In fchiena perleleſene è una di cinque il fello delle nati

una di diece ; & il calcagno vna di ventiotto . In profilo la fronte è

una didiece; le ciglia di otto; il naſo di poue; il mento di diece ;la go

la di ſedeci,ſotto il groppodi quattordeci; la fontana di dodeci ; il

petto diſette ;le mamelle altrocanco; diſotto una di quatordeçi ,&

quindeci; la cintura di ledeci, & dieceſette;l'umbelico didiecelette ,

& dieceotto;il ſino delle coſcie di otto ; il ſommo di ſette ; il pettine

due di quindeci;l'eſtremità delle nati una di noue; il mezzo della co

ſcia una di diecenoue &vinci,lopra il ginochio una di quatordeci;

il mezzo di quindeci;diſotto unadiledeci: il mezzo della polpa dì

țredeci; il fondo di diecelecte;ſopra 11 monte del piede una diven

tiquattro;& la longhezza del piedeuna diſei. Il braccio all'home

ronel più largo è una dicredeci. Il fine della ſpalla una di diecelet

te; la piega di ventiquattro; la maggior larghezza dell'inferior brac

çio diyentidue; la giuntura ouer braccialediquaranta; & la mano

di trentaquattro ſopra ilprimoollo del pollices, and

!! , '

Della proportione del Corpovirile difesse reflew it.Capit. x .

preçettidella proportione decorpi,poicheper mezzodiquelli

Icegliendo la proporcioned'Hercoleda quella degli altri Dei,

trouò quanta folle la grandezzadel corpo & conſequentemente di

quanto auanzaſſegļi altrihuomini;cóſiderando ( come ſcriue Aulo

Gellio)la grandezza de'ſuoi piedi, co quali miſuratoin Achaia lo ita

dio auanti il tempio diGioue Oliinpio,doue ognicinque anni li ce

Iebrauano li giuoghi Olimpiciera parimente di 625: come gli altri

fadij della Grecia,èpufera demaggior grændezza chenoneran gli

alıci. Dalqualeeffempiochiaramente la comprende, che cialcung

proportione a cialcun non può feruire, eſſendo elleno coli fraloro

diuerſe come i corpi ſono diuerli dinatura.E peròſeguiçerò à trac

care de la proportione delcorpo di ſette teſte, benl quadrato , &di

membra forti robuſte, & rileụate;laquale èprima in loghezza dalla

ſom mica della teſta alla pianta ſette teſte , cioè è dallammgdel ca:

po all'eſtremo delmento; & dal mento alla Fontanella,èvna didię.

& vndeci; alla ſommità del homerordye di vndeci;all'eſtremo

del mento yna di ſette ; alla cima del fronte vna didiece ; laquale è

diuiſa intré fpatij iguali; de qualı vno fà il fronte, l'altro il nalo,&

il terzo di ſotto fino almento. Dalla fontanellaalfomio del petco

syna digrenta ;folto le alcelle vna di tredeci ;a capitelli yna di die

ste a
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ce , & diſotto vna di otto ; à i lumbi , cioè alla cintura due di vnde

ci . Dalla cintura all'vmbclico , è vna di quaranta ; al ſino della co

ſcie di trenta ; alla chiaue di diece; alla verga di otto ; alla giandadi

Cei ;all'eſtremità delle coſcie di diece, & undeci . Di qui al vargo è vna

di dieceotto; dal mezzo del ginochio al di ſopra vna di vent'uno ; &

al diſotto di quaranta ;al fondo della polpa eſteriore due di dieceno

ue,& à quella dell'interiore di otto, dalla pianta del piede al fondo

del talone una di ventiotro, & al monte del piededi venti. Il braccio

dalla chiaue di ſopra al diſotto dell'alcella è una di diece ; alla piega

due di vndeci; alla punta del mezzo;una di quattro ; & la mano è lun

ga una decima . Ilcorpo in faccia, è largo oder grotlo per diametro

per il vertice una di diece ; in profilo una di noue . La radice de ca

pelli in faccia è una di otto, in profilo di quatordeci, & quindeci ; 11

ciglio in faccia una di noue; in profilo di ſette; il naſo in faccia è una

didiece;in profilo di otto; il mento ouer collo in faccia è una di do

deci ; in profilo alcrotanto,maper il mento di otto . La fontanella in

faccia è una di cinque; in profilo di noue;il ſommo del perto in fac

cia tre di diece; in profilodue di tredeci;le aſcelle in faccia una di cin

que, in profilo di lei; dall'uno all'altro capitello in faccia due di quin

deci;in profilo la groſſezza vna di fei,& lotto la mamella vna di dode

ci, & credeci . La cintura in faccia è una di cinque; in profilo di dode

ci,& tredecizil ſino delle coſcie in faccia vna dinoue, & due didiece

noue,&in profilo di ſei ; la chiaue delle coſcie in faccia una diquat

tro , mà dall'una all'altra di ſei, & in profilo di undeci , & dodeci .

La verga in faccia una di quattro, & in profilo di undeci ;& dodeci ;

la coſcia fotto le nati in faccia due di diecelette , in profilo una di

ſecre . Il vargo in faccia vna di diece;in profilo di quatordeci, & quin

deci,;ſopra il ginochio in faccia una didodeci;in profilo didiece. Il

mezzo del ginochio in faccia è una di quatordeci; in profilo di dode

ci,& di ſotto in facia è una di vétiſei, & in profilo vna di dodecr.ll lar

go delle polpe in faccia ,è vna di ventidue, & vétiquattro, & in profilo

di venti, & vent'vno. Il ſuo fódo in faccia èuna di quatordeci, in pro

filo di tredeci . Il collo del piede in faccia è vna de ventidue;in profi

lo di dieceotto ;la larghezza del piede in faccia e vna di quindeci , &

in profilo di lei,cioèla tua lóghezza. Il braccio al mezzo della (palla

è due di ventiuno, il fondo di dieccotto in faccia , & in profilo di tre

deci; la piega in faccia vna di ventiuno; in profilo di dieceotto; la lar

ghezza delbraccio in faccia vna di ſedeci, inprokilo di dieceotto ,la

chiaue della mano in faccia yna de venticinque, & in profilo di tren

tadue ; la larghezza della mano in faccia , è vna di quindeci, & in
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profilo,& di trenta;la larghezza delle alcelle di dietro; è vna di quar

tro, l'altezza del feſſo delle natis vna di otto; & la larghezza del cal

cagno , vna di ventiquattro . Tale è la proportione del corpo robu

ſto, & forte , fatto a imitatione del antico Ercole : laquale ancora li

può applicare a corpi , fimili di natura , & famoli per
fortezza.

Dellaproportione della Femina di diece faccie. Cap. XI.

Ncora che la natura maeſtra ſapientiflima ordinariamente con

glia variare di tal modo che ciàſcuno de i particolari fa diuer,

lo in bellezza , & proportione , nondimeno per eſperienza fi

vede manifeſtamente che conmaggiore artificio, & ſtudio dimoſtra

l'artefua in certiparticolari belliſſimi che fa coli io ( poi che l'arte

ad eſſempio d'eſſa natura, hà di cercare anch'ella ſempre di imitare

le coſe più perfette ) volédo trattare dela proportione de la femina ,

non mi eſtendero à trattare de la proportione di tutte le femine, da

la natura prodotteche ſaria impollibile;ma trattarò ſolamente del

le proportioni più belle che ſi trouino ne le femine più leggiadre, 8c

belle.E per cominciare la proportione de la femina in generale dal

la ſommità , dalla teſta alla pianta ; è di ſeſſanta parti, cioè gradi

di cinque minuti l'uno , che vengono poi ad effere trecento . Le

particolari miſure ſono poi primadallalommità del capo, alla cis

ma del homero, ch'è tutt'uno con le clauicole ſono diece gradi;&

di qui alla ſommità delle ſcapule , cioè douetermina il collo dalle

parti , ne ſono otto, & all'eſtremo delmento ſette , & due minuti .

Di quialla radice de capelli, ch'è tutta la faccia, ſono ſei gradi;de

quali duene hà alfronte finoalle ciglia, due altri ilnaſo;& gl'altri

dueſono da indi alméto.Dalla radice de' capelli alla vertice, viè vn

grado , & vn minuto ; & il reſto di qui alla cima del capo, è quattro

minuti. Mà quiui s'ha d'auuertire,chequeſte proporcioni non s'in

tendono per circonferenze, ma ſolamente per diametri , ne la lar

ghezza, & profundità , in groſſezza, & partimenti di linee in lon

ghezza.Ora leguendoil cominciato, dico che dalla foncanella alla

cintura ſono vndeci gradi ; & ſotto alle mamelle fette gradi; à capi

telli fei, all'aſcelle quattro,& al lomino del pettodue.Dalla cintura

alla natura ſono noue gradi ; al fondo del ventre fette. Alla ſommità

della coſcia ſei; & à l’umbelico tre . Dal principio della natura ché

il mezzo giuſto della figura fino al mezzo del ginocchio ſono diece

gradi ; al fommodel ginocchio diece , & quattro minuti; al fundo

del vargo vn grado, &vn minuto; all'eſtremo delle nati vn grado, &

quattro
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quattro minuti; al fundo d'eſſa natura vn grado; dal mezzo del gi

nocchio alla pianta ſono dieceſette gradi; all'eſtremo del calone

quindeci , & tre minuti;& al collo del piede quindeci gtadi , che

fono la quarta parte ditutta la longhezza". Al fine della polpa inte

riorefono ſei gradi, & due minuti,& all'eſteriore cinque, & vnofot:

to ad ello ginocchio vn grado ; è due minuti . Il braccio'anch'ello

hà la ſua miſura in longhezza, percioche dalla ſommità dell'home

to alla piega del gomito ſonododeci gradi ; & dä qui all'eſtremità

del mezzo ſonoquindeci gradi; & la mano è lunga lei, come la face

cial. I diametri de'membri hannoinqueſtomodo la loro propor

tione in faccia '. Il diametro della teſta ſopra il fronte, è cinque gra

di, & vn minuto, quello delle ciglia è cinque ,& tre minuti ; all'eſtre

mità del naſo quattro; il collo quattro minuri ; per la ſommità delle

ſcapule tre , & due ; la ſommità degli homeri otto gradi ; il ſommo

del petto dodeci ; trà le leſene otto ; dall'uno all'altro capitello de

le mamelle cinque gradi ,& due ininuti ;& tanto è da ciaſcuno di

queſti alla fontanella, il diametro della cintura è ſette gradi , &

vn minuto ,dell'ombelico diece, & quattro minuci;dalla ſomitàdelle

coſcie vndeci,& quattro , & dall'una all'altra chiave delle coſcie

otto . Dal fondo della natura il diametro per ciaſcuna cofcia , è cine

que gradi, & quattro minuti; al fine del vargo cinque ; ſopra il giá

nocchio quattro; à mezzo il ginocchio tre,& vn minuto; forto'ıl gi

nocchio tre gradı; il mezzo della polpa tre gradi,& treminuti; il

fundo de la polpa interiore tre gradi; lo ſtretto della gamba al ſuo

fine vn grado , & treminuti. Il collo del piede è vno , & quatro ; il

piede per le dita, tre, & quattro. Il braccio ſotto le ditelle , ch’dan

cora il fine della ſpalla è due gradi, & due minuti ; ſopra la piega vn

grado, & quattro minuti. Il diametro del braccio lotto ilgomito , è

due gradi , & quattro minuti; la riſtretta è vn grado , & tre; la mano

èdue, & quattro ,& la palma due. In profilo ła profondità alla ra

dice dei capelli è cinque gradi,& due minuti;al ciglio ſei, & vno, alla

punta delnaſo cinqne gradi ; al mento quattro, & trè ; alla ſommità

della ſcapula trè ; & due ; alla fontanella quattro gradi; al ' ſommo

del petto cinque , & trè ; ſopra le poppeper le ditrelle otro , & vno ;

al capitello lei, & due ; ſotto la mamella cinque, & quattro; la pro

fondità della cintura cinque ,& vno;quella de l'umbelico ſei ,& due;

è quella della ſommità della coſcia otto , & trè . Il fondo delventre

fette , & quattro :la coſcia ſotto le nati cique,& quattro ;ilfine del var

go cinque, & due, Sopra il ginocchio quattro gradi; à mezzo trè,

& due ; & di ſotto trè gradi , & altretanti minuti. Il fine di ella è tré

D 4 gradi
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gradi ; lo ſtretto della gamba due ; il collo del piede due,& due mi

nuti; & la longhezza del piede otto gradi, che nelle donne più ro

buſte è di diece . Quanto al braccio, la profondità dell'homero,è trè

gradi ,& vn minuto ; al fine delle ſpalle due, & quattro; ſopra la pie

ga due ; ſotto il gomito due , & vno ; la chiaue della mano vno , &

duc ;la mano vn grado, &trè minuti . In ſchienadall'una all'altra

ala, il diametro èotto gradi, & vn minuto; & da ciaſcuna báda, per il

mezzo delle nati ſono lei gradi. Il calcagno è vn grado , & trè minu

ti. E queſta èla proportione,& miſura del corpo della Donna bella ,

cauata non ſolamente da l’offeruatione delleſtatue antiche di Vene

re,mà anco da l'oſſerua uione de l'iſteſſa natura ſua: laquale propor

tione potrà ſeruire per ciaſcuna femina, che ſolamente habbia da

moſtrare eccellente bellezza , & non per le particolari femine,come

ſono le armigere,le cacciatrici,ouero le matrone, & altre femine gra

ui che tégono del groſſo; ſi come l'altretégó delſottile.E perche tut

le altre proporcioni dipendono dal inezzo diqueste due,come con

linee geometrice facilmente ſe ne puo far l'eſperienza; le hò volute

mettere dinanzi all'altre, come norma, &guida loro, dellequalı co

mincierò hora à trattare con l'iſteſſo ordine con che hò trattato de

le altre due, accio che non ſi penſi alcuno che queſte proportioni fi

facciano a caſo. Imperoche tutte particolarmente ſi fanno ſecondo

la natura del corpo , à che ſono applicate, altrimenti tanto farebbe

diſcorde, & più in vn corpo bello , vn membro che non foſſe .cofi

bello, quanto ſarebbe ſe nel ordine Corinthio fi poneſſe vn capitel

lo , ò altro membro Toſcano, ouero nel Canto Frigio ſi mcicolaſſe

il Dorico .

L

Proportione della Femina di diece sefte. Cap. 11.

A proport
ione della femina didiece teſte in lunghez

za ètale .

Dalla ſommit
à della teſta , alla pianta è diece volte ,quanto è da

eſſa all'eſtremità del mento , & ilmezzo viene ad eflere de ſopra

la natura,& coſi li compone. Prima dalla cima del capo, al mentoco

me ho detto è uno di diece; & di qui al fronte più di ſopra una di un

deci,& li può ancora far di dodeci . Queſta faccia come le altre fi

diuide in tre parti vguali;dall'iſtella cimadelcapo alla ſommità delle

ſcapule èunadi otto;alla fontanella due di tredeci; à gli homeri una

di ſeizal ſommo del petro vna di ventidue;alle leſene di ſedecijalle pa

pille di undeci;forto le mamelle di none; alla cintura due di undeci;

all'umbelico una di quarantajalla ſommità delle coſcie una didiece;

al fun
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al fundo del ventre due di diecefette; al principio della natura , una

di tredeci , & quatordeci; al fundo di ellauna di dodeci, & tredeci; al

cftremo delle nati,diundeci& dodeci. Dalla pianta al mezzo del gi

nochio ſono due di ſette;al fundo del talone , una di trent'otto ; dal

mezzo del ginocchio al monte del piede una di quattro ; al fon

dodella polpa eſteriore vna di diece; al interiore di noue; ſotto ad

eſſo ginochio una ditrenta,&altrotanto diſopra ; al fundo delvar

go una di noue . Il braccio dall'homero alla piega e due di unde

ci; & di qui all'eſtremo delmedio una di quatro ;& la mano e di un .

deci . La larghezza in faccia, al fronte è una di tredeci ;, le ciglia al

tretanto ; al naſo 'una di fedeci; al collo ſotto il mento una diuenti

cinque . Il ſommo delle ſcapule di uentidue; la fontanella due di die

celette; l'homero una di ſette;dall'uno all'altro oſſo di eſſo homero

due di quindeci;al ſommo delpetto due diundeci;alle leſene una di

noue; le papille dall'una all'altra una di dodeci; ſotto le mamelle di

otto; la cintura altrotanto:l'umbelico due di tredeci;la ſommità delle

coſcie due di undeci. Lo ſpatio frà loro vna di otto;ilfondodella pan

za due di undeci ; la coſcia ſotto le nati, una di dodeci ; il fondo del

uargo due di uentiſerte;ſopra il ginochio una didiecenoue; ilmezzo

di uentidue; & altrotanto di ſotto; il mezzo delle polpe una di diece

noue, il fondo de la polpa eſteriore una di uentiuno , quello de lain

teriore diuentitre;lo ſtretto della gambadi quarant'orto; il collo del

piede diquarantatre; & il piede di uentidue: il braccio ſotto l'ala , è

una di uentiott o ;ſopra la piega di trentaquattro ; ſotto il

larghezza di uentiſes;la giontura di quaranta ſei ; la palma di uenti

quatro. In profilo la fronte è una di tredeci;il ciglio di undecizil naſo

di dodeci; ilmento di quatordeci;il collo ſotto ilmento,diuentiquat

tro; la ſoinmità de lo ſcapulario una di uentidue; la fontanella di die

celécte;la ſommità dell'homero di tredeci;il petto didiece; le pupille

di diecenoue, & uent’uno . Sotto le mainelle una di uenci ,& vene’vno

la cintura di undeci;Pumbelico di diece; il ſino delle coſcie di quator

deci , & quindeci; al fundo del uétre una di quindeci, & ſedeci; la ſom

mità della natura ; una di ſedeci, & diecelette ; la coſcia ſotto le naci

di diece ; il fondo del uargo due di uentutre ; ſopra il ginochio una di

diecelette; & il mezzo di diecenoue. Il fondo una di uenti;la maggior

larghezza delle polpe una di dieceſette;il fondo della polpa eſteriore

una di dieceotto , & dell'interiore di diecenoue . Lo ſtretto della
gam

ba,& il ſuo fine è una di trentadue; il collo del piede una di uentiler

te, la pianta del piede in lunghezza una di quatordeci, & quindeci. Il

braccio all'homcro è una didiecenoue; ſotto la ſpalla di uentitre, ſo

pra

gomito la
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pra lapiega di trentaquattro , la larghezza del braccio ſotto il gomi

to ditrenta ,la riſtretta di ſeſſanta:lamano di quarátacinque,in fchie

na trà l’una, & l'alora leſena ſono due di quindeci, & per il fello delle

nati una di diece,& il calcagno di quaranta , & tra i taloni u'è una di

ottanta ,

!

Della proportionedella Femina di noue faccie, Cap. XIII.

On ſenza ragione Vittruuio nel primo della ſua Architettura, la

doue lecódo la naturadei Dei,diſtribuiſce le maniere de i tem

pli, & inheme gli ordini ſuoi volſededicare l'opera lonica,lico

memeno grauedella Dorica, &meno leggiadra,& gracile della Co

rinthia, alla Dea Giunone ; conſiderando, fi come prudente ch'egli

cra, che queſta Dea di ſua natura nonè graue comela gran Madre ,

ne manco ſuelta , & perfettamente bella , come Venere ; ancora ch ?

ella tenga frà la bellezza matronale,& piena di maeſtà il principa

to . Perilche anch'io gl'attribuiſco queſta proportione di nouefac

cie come ſua propriamente; eſſendo men bella della proportione

Venerea,& belliflima frà le matronali,nellequali ſi habbia à rappre

ſentare maeſtà , & gratia. Queſta iſtella proportione ancora potrà

accommodarli alle Reginedimezzaetà , & parimente á qualunque

corpo di femina che debba moſtrare honeſta bellezza, & grauità . E

però propriam ente s'appartiene alla Vergine Madre del noſtro Sal

uatore. Ora ella è tale, Dalla ſommità della teſta alla bocca, è vna

de le noue parti della ſua longhezza,& tanto è dalla cima del fronte

al mento ; G che viene ad ellere tanto dalla cima della teſta al fronte,

quanto dal mento alla bocca . Da gli occhi alla fontanella è vna di

noue,& altrotanto dà qui alla forcata, cioè ſotto le mamelle, & da le

mamelle all'umbelico, & dall'umbelico alla natura . Da la natura al

ginocchio lono due altre faccie ; & dal mezzo del ginocchio à lo

tretto della gamba di ſopra al talone , ſono altreduefaccie , & lin

qui ſono otto faccie . Lanonaè da lo ſpatio ch'è tral talone, & la

pianta , la fontanella , & il mento ,la radice de capelli ,& la ſommità

del capo.Lalarghezzaancora ſi cópone di noue faccie in queſta ma

niera ; prima allargando le braccia dalla fontanella all'eſtremita del

medio,ſono la metà, cioè quattro faccie, & mezza, & l'altre ſono da

l'altra
parte, ſi che in tutto vengono ad eſſere noue. Mà ſi compar

tono poi coli che due faccie fi fanno dall'una all'altra chiaue delle

ſpalle talche fino alla fontanella ſono per banda vna faccia fola ; &

per braccio ancora dalla chiaue alla piega del gomito , è fimilmente

1

1

1

1

1

una

1
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Yna : & dà qui alla chiaue della mano mezza: & la mano ne occupa

vna. Lepiú partiicolati poi, & minute miſure di queſto corpo ſono

queſte. Prima dal fondo delle mamelle à capitelli,è vna quaranteſi

ma ſeconda parte della ſua longhezza : & aldiſopra delle mamelle,

cioè alle leſene, è il doppio ,alla cintura vna di ledeci : dall'umbe

lico ,alla ſommità delle coſcie vna di dięceotto: & al diſotto del ven

tre di tredeci . Dalla natura all'eſtremità delle nati, è vna di trenta :

& al fondo di eſſa natura, circa alla metà . Damezzo il ginocchio al

di ſopra è vna di vintiſei, & al diſorto poco meno , da lo ſtretto de

la gamba alla pianta è vna di fedeci ,& dalla pianta al collo del piede

vna di ventiquattro . La larghezza delle membra in faccia è tale.

Prima la radice de' capelli è vna di diece, il mezzo del fróte di noue,

le ciglia didieci , l'orecchio di noue , il naſo di dodeci : il mento di

ſedeci : la fontanella di dodeci , & ſedeci , la ſommità del petto di

noue , & vndeci, ledirelledi , ſette dall'uno all'altro capitello vna

dinoue',ſotto le mamelle vna di ſette , la cintura di otto , l'umbe

co due d’undeci ; la ſommità delle coſcie vna di noue , & l'eſtremo

delle nati vna d'undeci.Per ciaſcuna coſcia vna di noue ouero di die

ci. Il fundo del vargo ,ſopra il ginocchio vna di dieceſette, il mezzo

di dieceotto , di ſotto didiecenoue . La larghezza delle polpe , è di

quindeci,il fundo di diecefecte il ſtretto della gamba di trentanoue,

il collo del piede di trēca tre, & il piede di uenti: Il braccio al fondo

della ſpalla è vna di venti, alla giunta diventidue , la groſſezzamag.

giore forto il gomito di diecenoue,la riſtrettadi ventitre,la mano di

diecenoue. In profilo la larghezza de mébri è tale.La radice de capel

li è vna di vndeci,le ciglia di noue, il naſo di dodeci , il méto di dode

ci,ilcollo di ſedeci, la fontanella due di vinticing; la somità del pet

to due di diecenoue,le leſene una di noue: i capitelli di otto; ſotto le

mamelle di noue,la cintura di diece , l'umbelico due di dieceſette ,

la ſommità de le coſcie due di tredeci ; il fundo de la panza una di

ſette, ſotto le nati due di diecenoue. Il largo de la coſcia è una di no

ue il fundo del uargo di diece,ſopra il ginochio di quindec, il mezzo

di dieceſetre,ilfundo di dieceotto , & la larghezza della polpa due de

venticinque. Il fondo è vna di ſedeci , lo ſtretto della gamba di vena

tiotto : il collo del piede di ventiſei , & il piedevna di ſette in lar

ghezza . Il braccio allhomero è vna di fedeci: ſotto la ſpalla di die.

ceotto: al gomito di venticinque, la larghezza di ſotto di ventidue:

la giuncura di quaranta , & la manodi trentatre. In ſchiena la miſura

per le leſene vna di ſette, è poco più: il felfo delle nati di noue,ouċ

ro didieci : & il calcagno di crentaſeite.

Della
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Della proportione della Femina di noue tefte. Cap. XIIII.

Ncorache molte altre proportioni di corpi li poteſſero deſcri

uere,benchedipoca importanza per nó eſſere principali, non

dimeno mi ſono riſoluto di laſciarle, ſi per eſſere come hò det

to di poca importanza,come anco per non generar faftidio a i letto

ri,parendomitempo hormai di por fine à queſteproportioni princi

pali, & regoları, & venire à le altreè prima a queſta dinoue teſte tut

ia gracile, & colma di leggiadria ;la quale li come quella che rappre

ſenta la terza bellezza , oltre à Minerua, ſi potrà ancora accommo

dare à Diana,per la preſtezza,& agilità ſua, &à tutte le Ninfe de fon

ti, & alle mule,benche diuerſe di habito per l'vfficio loro . Queſta

proportione è dalla ſommità del capo almento unanona parte de

la ſua larghezza: & dal mentó andando in sù , fino alla radice de ca

pelli, ſopra il fronte ſi puo fare la faccia che ſia la decimaparte
di

tutto ilcorpo ,& ancora la undecima, come più piace al pittore.

Queſto ſpatio in tre paru uguali li diuide,ilprimo occupa il fronte,

il ſecondo il naſo , & il terzo ilrimanente ſino almento ; oltre di ciò

dalla cima del capo, alla ſommità de lo ſcapulario è una di quinde

c1,& ledeci ; & alla fontanella di lei . Dalla fontanella al ſommo del

petto,è una di trentà;alle ditelle di ſedecijalle papille ,ouero capitel

li di vndeci ; ſotto le mamelle di noue;& alla cintura due di vndeci.

Di qui all'ombelico, è una di ventiſei; alla chiaue della coſcia di die

ci;alfundo della panza due di dieceſerte ; alla natura una di ſerce ;

all'eſtremo di efla di dodeci , & tredeci , all'ultima parte delle nati ,

di vndeci,& dodeci , al mezzo della coſcia è vna di dodeci ; dalla

pianta del piede al fundo del talone è una di quarantadue ; & al

collo di ello piede di ventiſei. Dal talone à mezzo il ginochio è

vna di quattro, & al fine del ginocchio di uentiſei,al diforro di tren

ta; al fundo della polpa eſteriore di vndeci;all'interiore di noue. Il

braccio dalla ſommità del homero al gomito è due di vndeci , & di

qui all'eſtremo del medio è unadi quattro ,d’indi la mano fino alla

giútura è una di vndeci, & puoſſi ancora fare come la faccia di dieci,

perche la mano ſempre ha da eller lunga come la faccia in tutti li

corpi, & maſſime ne igracili, & ancorapiù, li come fanno fede l'ope

re de gl'intelligenti pittori, & fcultori. La larghezza di queſto cor

po in faccia alle radici de capelli è una di undeci;al mezzo del fron ,

te di dieci;alle ciglia di vndeci:alle orechie di diece; al naſo dicrede

ci;la goladi vent'vno: la ſommita della ſcapula di diecenoue; la fon

tanella due di credeci; dall'una all'altra chiaue delle ſpalle una di

1
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ſette ;la fornmieddelpetro vnadi cinque; le leſenedioao; tra lepa

pillo di vndeci; ſotto le mamelle diquindeci, & ledeci ;la cinturadi

oſto ;l’ymbelico di vndeci,& dodeci;ilſommo delle coſcie di dieci;

& duede vent'uno; dall'una all'altra chiaue delle coſcie , una di

quindecis& fedeci,il fundo del ventre di dieci , & due divent'ano;la

cofcia loutofle nari duedu vent'uno;il mezzo della cofcia duediven

ticinque;ſopra il ginocchio vna di dieceſerte;il mezzo di diecenoue;

difotto di vint;il mezzo della polpadidiecelerre ;il fundo della pol

pa interioredi yenti;ło ſtretto della gamba ditrencanoue ; il collo

delipiede di centarte,& il piede di venci. Tra'l braccio & la lefena

è vna diventilei;ſopra la piega di trentatre; & di ſotto per il largo

del laserco di ventitre; la giuncura di quaranta ; & lapalma di ven

riduc.In profilo ,co li b'regolano le groſlezze demembri,ouerpro

fundità o larghezza chevogliamodice a prima al fronte èvna dido

cizalle cigliadi diecijal nalo di vndeci;lagola, & mento di tredeci:

· il collo di vent'uno; la lommità delle ſcapule didiecenoue; la fonta- .

nella di quacordecizilsómodelpetto di diece;le leſenedue di diece

noue le papille una didieciotto, & diecenove,forro le mamelleduc

di diecinoue,la cintura due divent'uno ;l’ambelico una di noue ; la

sômità della coſcia di ſettezil fondodel vetre di quatordeci, &fede

ci;la coſcia forco le nacidi dodeci;il mezzo dellacoſcia due di vene

uno;fopra il ginochio unadi quindeci,ilmezzo di diciotto, diforto

di diecenõuesil mezzo dellapolpadi ſedeci; ilfondo dell'interiore

di diecenoues lo ſtretto della gambá đi uent orto ; il collo del piede

di ventiſei , & il piedein longhezza è unadi ſecte, è queſta è la minor

longhezza di piedi che fi poffa con ragione dare à corpo alcuno !

Da l'homeroal braccio è una di dieceotto ; ſrito leditelle unadiven

ri,la piega ditrentanoue,lotro la piega al largo delbraccio unadi

ventitei,la chrauc dellamano di quarantanoue, & la inano di qua

rantaolore diciò in chiena alle lefede èvna di tette, & ilfeflo delle

natididiece;& il calcagno di trentaſettermini, less

15.992.12 10 :

Dellaproportionedella Femina di ſette teste. Cap. XV. -1

Agioneuolmente
gl'antichi faccyano la Dea Vette difette ceste

..perche queſta proportione è curta graue, &matronale, econ

ca atcribuirono alla gramadre Terra, comech'effa la quella che

tutte le cote parcoriſca . E ben'vero cheqaefta proporcione può co_

uenire ancora à qualch'una altra Dea bche di gtauità fia fimileà la

Terra, parimenteconuersàanco à donneè matrone fra l'altre gra

uiflame Imperoche una proportione di altramaniera gracileolucl

R
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ta non ſi conuerrebbe ad una Sibilla , oliero ad altra Profeteffa di

grandiſſima grauità , & preſenza,ſiycome ne anco à Profeti le propor

rioni conuenienti digiouani . Orla proportione di queſto corpo , è

prima in lunghezzadalla cimadel capoal mento una ſettima parte

di lunghezza, & dal mento alla radicc de capelli èdi tre fpatij di

una di trent'uno,de quali uno contiene il fronte, l'altro il nalo , & il

terzo,quelche rimane fino al mento . Dalla ſommità della teſta a

quella degl'homeri,èuna di diece, & due di ventitre , & alla fonta

nella due diundeci;& di qui alla ſommitàdel petto , una didiciot

to ,alleleſenc di quindeci;a capitelli di nouc, all'eſtremo delle ma

melledi ſette; & alla cintura di cinque. Di qui all'vmbelico èuna di

ventidue, & fin alla ſommità dellecoſcie di noue, al fundodel viena

tre di otto al diſotto de la natura due di undeci,all'eſtremo delle na

ci,unadicinquc,di qui fino à la parte ſuperiore del ginocchio una

di otro,& d'indi al ſuo mezzo una di trenta , & altrotáto fino al fun

do.Da mezzo ilginocchio al fundo delapolpa una di orto , altalo

neduedinoue,dal collodel piedeallapiantaunadiuenti, & dalfi

ne del talone in poi di vent'otto , dalla ſommità del homero allapie

ga del gomito due di undeci,di qui all'eſtremità del medio ,è una di

quattro ,& la mano reſta la decima. La larghezza de'membri è cale;

Prima in faccia al uertice è una di diccotto , & diecenouc, in profilo

di noue.Sopra il fronte in faccia'una di quindeci , & fedeci,in pro ſia

lodi quatordeci,& quindeci, fopra i cigli in faccia una dinoue,&

in profilo di quattordeci & quindeci , al nalo in faccia di diece; in

profilo diotto;ma il collo reſta unaduodecima; alla fontana in fac

cia è una di cinque, & in profilo di dieci,alsómodel petto in faccia

è una dicinque,& in profilo di dieci, al fommodel pettoin faccia

quattro di quindeci,in profilo una di lette,alle aſcelle in faccia una

di ſei, inprofilo due ditredeci ,à capitelli in faccia unadi otto , in

profilo didodeçi:,& credeci. Sotto le mamelle in faccia una di die:

ce , & vndici, in profilo di lette, la cintura in faccia di cinque , in

profilo di ſette, all'umbelico in faccia di quattro,in profilo di dieci,

& vndeci. Il fundo della panza, in faccia di ſette , & otto , in pro

filo di otto , & dicci, il principio di ſotto della natura in faccia , di

quindeci,& fedeci, in profilo didieci, & due ditrenta ,l'eſtremità

delle nati, vna di ſette , ſopra il ginocchio in faccia due di vene’vno

in profilo due diecinoue ,il mezzo del ginocchio in faccia due di

vinticinque, in profilo vna didodeci, totto il ginocchio tanto in

faccia quanto in profilo . La larghezza delle polpe in faccia una di

yentidue,& ventiquattro , in profilovną di venti, & vontidua,il

1
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fine delle polpe in faccia di quatordeci, in profilo di dodeci. Il collo

del piede in faccia è di uentilei ; in profilo didieccotto. Il calone in

faccia è di uenticinque, in profilo sù per il pectincdal di ſopraal

calcagno due de uentiotto . Il piede in faccia èdi ſedeci,' & in pro

filo la longhezzadi ſei. Il braccio anch'eſſo in profilo allalarghez

za della ſpalla'è una di undeci. La maggiorlarghezza del braccio

ſuperiore in faccia, è una deſedeci ,& in profilo diduodeci. La pic

ga in faccia édidiecenoue, in profilo di uenti. La larghezza del

braccio inferiore, in faccia è una di qnındeci , & in profilo didiece

ſette . La raſcetca in faccia èunade uentiſette : & in profilo ditren

taquatro . La larghezza della mano, in faccia per il palmoè una di

ſedeci , & in proħlo di ucntiſctte:

Della proportionedel fanciullo diſei tefte.' Cap. xvi.

L fanciullo di ſei reſte in queſta maniera li miſura, prima dalla

ſommità dellateſta al uertice in lunghezza, è una di trentaſei,alla

radice de'capelli fu'l fronte una di ventiquattro , alle ciglia una di

di uint'uno , & uintidue , alle narici duedi quindeci , alla bocca

due di tredeci , & fatto al mento una di ſei , & fin'all'eſtremità del

grallo due diundeci, Alla fontanella unadi nous, & di dieci . Alla

Lommità dell'homero due di noue , da 'gl'homeri alla ſommità del

petto vna di uent’uno , &alla linea dc'bolini, & fine delle ſpalle di

diece , ſotto le mamelle, una di otto, & fin'à i fianchi, ouero cintu .

ra duediundeci . Da i fianchi all'umbelico è una di uintiquattro ,

al lino delle coſcie , una di ottoall'eſtremità della panza,& rafcetra

del braccio unadi ſerie , al membro una di lei , all'eſtremità de'te

ſticoli due di noue , all'eſtremità delle nati, & punta de diti , una di

otto , & diece. Et i uarghi due di otto. Al di ſopra del ginocchio vna

di ſei , & una di fette , dàqui (in’al fuo mezzo una diuintiquattro,

& al ſuo fine'una di dodeci, al largo della gába una di lette , al fine

delle polpe due di undeci, al collo delpiede una di fette, & di otto ,

alla pianta una dicinque, & diece. Il diametro de la larghezza in

faccia, nel uertice è unadi otto,& in profilo altretanto, la radice de'

capelli in faccia è una di ſette, & in profilo due di tredeci, i ſopra.

cigli in faccia,una di dodeci, & tredeci, & in profilo una di lei , loc

co le narici in faccia una di otto , & in profilo di ſette , la bocca in

faccia una di diece , & in profilo di otto , l'eitremità del mento in

faccia una di dodeci, & inprofilo di otro ,la fontanella in faccia una

di ſecce ,& in profilo divndeci, la ſommità degl'homeri in faccia è

una
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viadi'noue ', & vndeci; & in profilo di noue : Laſommità del perest

. in faccia vna di ferre , & vndici,& in profilo di ſette ;il principio

delle mamelle in faccia vna di lei,& in profilo didodeci,& dí quine?

deci; iboliniin faccia vna di lei, & in profilo due ditredeci; lotto

le mamelle in faccia vna di vndeci,& dodeci,& in profilo didodeci,

· & quindeci ; la cintura in faccia vna di lei , & in profilo di ſette ;

l'embolico in faccia sta di cinque', & in profilo didodéci ; & quad

tordeci : Illinodelle coſcie infaccia vna dicinque, & in profilodi

dodely& tredeci ; la chiave delle coſcie id facciaè vna dinoue ,&

dieac , &in profilo di vndeci , & dodeci; il fine del ventre in faccia

due dinoue, & in profilo vna di feia Il principio del membro in fac

cia e vna diotto ,& noue, & in profilo didodeci,& tredeci, l'eftre

mità de'teſticoli in faccia ſopra vna coſcia vna di noue, & in profilo

di ſette l'eftremità delle mani in faccia vnadi diece , & in profilo di

otto ; il fine del vargo in faccia vndeci, & in profilo due didieceno

uchlopra il ginocchio in faccia vna di-tredeci;&in profildHi doden

ci ; il fine d'ello ginocchio'in faccia è vna di quatordeci ,& inprofi

lo di tredeci. La maggior targhezza dellapolpa in faccia e vna di

dodeci , & in profilo divndeci'; il fine de la polpain faccia vnadi

diecenoue , & in profilo di quarorecis il collo del piede in faceia

vna di viotiquattro , & in profilo di diecenoue': La larghezza det?

piede in faccia è vnadiquindeci , & in profilo la larghezza è una di

octo parti , &quiui finiſcono le großtezze del corpo. Il braecibears

go al mezzodellaſpalla vna di dodeci: Il fine deha ſpallain faccia ,"

è vna diecenoue,&in profilo di quindeci. La larghezzadel bracĉio

ſuperiore in faccia è una di diciotio,& inprofilo ditredeci la piega

in fadcia e yna di vintidue, & in profilo di vintiquattro. La maggior

letghezza del braccio di ſotto in faccia évnadi quindeci , & in pro

fido di diciotto, ſotto ad eſſa cioè alſuo ſtretto,ouero fundoè una di

vintidue in faccia , & in profilo di vent'uno; la raſcetta in faccia vna

di vintiqnattro, & in profilo di ventiſei; la larghezza della mano fi

nalmente e yna di ſedeci, & la profondità di vintiſei
. ... Cal !

Della proportionedel fanciullo di cinque teste. Cap. XVII.

A proportione del fanciullo di cinque teſte è taldalla ſommità

della teſta ſin’alla radice de capelli, è vna parte di vintiquatro ;

di là al vertice, vna di fedeci ;alle ciglia vna di otto ; all'eſtremi

tà della graflezza lortoul mento vna di cinqne; dalle ciglia ſin alla

ekremità delle narici, ſono crèiſpauj vguali ; - Il primo arriuafin’ab

monte
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monte dell'occhio,ilſecondo fin’alla partedi ſopra dell'ale del na

fo , & la terza al fine d'eſſe ale. Dal naſoal mento ſono cinque ſpa

tij ugualı de' qualidue ne ſono dal naſo alla bocca , & trè di qui al

mento. Al ballo della grallezza ouer barbozzo,è vna di ſettanta cin

que, & d'indı alla fontanella circa ad altretanto ;da la fontanella alla

ſommità dell'homero,è una diottanta .Da gl’homeri alla ſommità

del petto vna di vinticinque; al principio delle mamelle, & braccio

duedivent'uno; ſotto lemamelle trè di vintiſei; & fin'al fianco , &

picga del braccio vna di diece, & di quindeci. Dilà à l'umbelico è

vna divent'uno ; al ſino delle coſcie vna di otto ; alla ſommità delle

coſcie doue batte la chiaue della mano,vnadi tredeci , & vna di die

cenoue ;al fondo del ventre vna di otto ,& vna di vintiquatro ; al

principio del membeo , & radice delle dita una di cinque ; all'eſtre

mità de' teſticoli , vna di otco , & dieci ; all'eſtremo delle nati,& finc

delle dita,vna di lette, & otto ; al fine del vargo due di ſette; & di qui

al ſuo mezzo vna divintiquatro ; al diſotto vna di tredeci ; al largo

della polpa vna di otto; al fine della polpa vna di diece , & dieceno

ue ; alcollo del piede due dinoue ; & alla pianta d'ello piede vna di

ſette, & otto . Quanto alla groſſezza de' membri, la radicede cæ

pelli ſu'l fronte, èduedi tredeci in faccia, è in profilo vna di dodeci;

& tredeci; il vertice in faccia è vna di dieci,& tredeci,in profilo vna

di diece , & dodeci ; i ſopracigli in faccia una di ſei, in profilovna

di cinque ; il naſo in faccia vna di ſerte, in profilo, vna di vndeci, &

dodeci;dall'uno angolo eſteriore d'an'occhio all'altro in faccia vna

di dodeci, & la longhezza dell'occhio, quanto è dall'uno all'altro ;

& in profilo dall'angolo eſteriore dell'occhio, ſin’al cauo del naſo ,

vna di vintiſci ; la linea del mento in faccia vna di dodeci , & inpro

filo vna di orto ; la linea della bocca in faccia vna di otto; & ella boc

ca in faccia vnaditrentatre , & in profilo vna di dodeci, tredeci , &

la bocca vna di ſettant'otto . La fontanella della gola in faccia e due

di tredeci, & in profilo vna di vndeci; la ſommità de gl’homeri in

faccia vna di noue, & vndeci , in profilo vna di noue; la ſommità

del perto in faccia vna di ſette , & di vndeci, in profilo vna di ſette,

Il principio delle mainelle , & naſcimento delle braccia in faccia .

vna di fci, & in profilo vna didodeci,& quindeci ;i capitelli in fac

cia vna di lei,& in profilo due di tredeci ; lotto le mamelle in faccia

yna di vndeci , & dodeci, & in profilo , vna di dodeci , & quindeci.

Il fianco in faccia è vna di vndeci,' & dodeci ,& in profilovna di ſet

te ; l’umbelico in faccia, vna di cinque , & in profilo vna dì dodeci ,

& di quatordeci. Il Gino della coſcia in faccia è vna di cinque , & in

E
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profilo di dodeci, & tredeci; la ſommità delle coſcie in faccia vna di

noue , & dieci ; & in profilo di vndeci,& dodici ;il fine del ventre in

faccia due di noue,& in profilo una di lei; il principio del membro

in faccia una di otto & noue & in profilo di dodeci& tredeci; l'eſtre

mità dei teſticoli in faccia ſopra unagamba una dinoue,& in pro

filo di ſette ; l'eſtremità delle nat in faccia una di diece,& in profilo

di orto , il fine del vargo in faccia,una di undeci , & in profilo due di

divinoue, ſopra il ginochio in faccia vna di dodeci, & in profilo vna

di undeci . Ilmezzo del ginocchio in faccia , è una di credeci ,& in

profilo di dodeci ; il fine in faccia una di quatordeci, & iu profilo di

tredeci. La larghezza della polpa in faccia , è una di tredeci, & in

profilo di dodeci,la parte inferior delle polpe in faccia , una di dici

noue,& in profilo diquatordeci, il collo del piede in faccia vna di

vintiquattro , & in profilo di dicinoue. La larghezza del piede in

faccia è una di quindeci,& in profilo è lungo una di otto parti. Il

braccio al mezzo della ſpalla in profilo è largo unadi dodeci, il fine

della ſpalla in faccia è una di dicinoue, & in profilo di quindeci .

La larghezza del braccio ſuperiore in faccia,è una di diciotto ,& in

profilo di credeci;la piega del braccio in faccia è una diventidue,&

in profilo d'alcrotanto . La larghezza della graſſezza forro la piega

del braccio inferiore è una di quindeci & in profilo di diciotto, & il

fine d'effa in faccia ,è una di venti,in profilo divent'uno . La raſcer

ta in faccia è una di uentiquattro , & in profilo di uentiſette , la lar

ghezza della mano in faccia ,è una di ſedeci, & in profilo di vintiſei.

Della proportione delfanciulodi quattro teſte. Cap. XVIII.

'vltima proportione del corpo humano , è di lunghezza di teſta

la quarta parte del ſuo corpo intendo dalla ſommità della teſta

ſino al fine del palarco ,cioe lotto a quella graſſezza che termi

na con lo ſtomaco . Erdalla fominirà de la tetta ſin alla cima del fró

te è una di uentiquattro; lin al uertice,una di ſedeci; lin al ciglio, &

cima delle orechie una di otto ; ſin al fódo del palearco una di quat

tro . Mà dal uertice lin all'eſtremodel mento è una di ſei . Il mezzo

tra il ciglio,& il mento è il naſo , & il lungo del'orechia, & queſto ſpa

tio del nalo li diuide in tre parti uguali,una ne ha la narice, l'altra

èd a la narice al mezzo quaſi dell'occhio,& la terza è di là alciglio.

Lo ſpatio dal nalo almento ſi parte in cinque,due ne ſono di lopra

della bocca, & gl'altri tre ſono da la bocca al mento . & la linea del

la bocca,termina di dietro al fondo della gnucca, & quella del men

to al
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to al fondo della teſta. Dal mento al fondodel palearco ſi fanno tre

parci,delle qualidue ne ha il barbozzo ,& l'altra eſſo palearco . Dal

palcarco cioe fontana della gola alla ſommità dell'homero è una di

Teſſanta,alſommo del petto unadi fedeci;alle ditelle una di diece ;

à capitelli unadi noue,aldiſotto delle mamelle una di ſette , & alla

cintura ouero lumbi unadicinque . Da qui all'ombelico è rima di

vent'uno, al fino delle coſcie unadi quatordeci ; alla ſommità delle

coſcie due di quindeci, al fondodel ventre una dı ſei; alla uerga una

di diece,& undeci; all'eſtremo de'teſticoli due di noue ; & all'eſtre

mo delle nati una di quattro. Dalla ſommità ouero chiauedelle co

ſcie ſin alla pianta depiediilmezzo, è il mezzo del ginochio . Dal

fondo dellenati alvargo, è una di cinquanta otto, & linal ſommo

del ginochio una di diciotto;dal mezzo del ginochio alſuo fondo ,

è vna di trenta;& al fondo della polpa una dinoue .Dalla pianta al

collo del piede;è una di uenti. La larghezza del braccio coli li mi.

fura; dalla ſpalla alla piega ſono due di undeci;dı qui alla punta del

mezzo una di quattro , & la mano è una di noue.Idiametri in faccia

ſono proportionati in queſto modo,prima dall'vna puntadell'ore

chia all'altra per il ciglio, ètanto quanto è dalla cima del саро

mento . La larghezzadel collo ſotto il mento è una di noue;& que

kta parteli in tre ſpatijuguali, de'quali quello di mezzoè tra un oc

chio,& l'altro ;& ilnaſo è la larghezza della bocca. Il diametro dal

l'unohomero all'altro , è una di quattro ,mada una chiaue delbrac

cio all'altra ſono due di noue . Il ſommo del petto è due di ſette ;

da l'una dicella a l'altra una di cinque;da l'un capitello a l'altro una

di lette;la cintura una di cinque;l'umbelico quatordeci, & dieceſet

te ,& altrotanto il Gino delle coſcie; la ſommità delle coſcie una di

quindeci & tre di ſedeci;dall'una all'altrachiauedi dette coſcie duc

di undeci . Il fondo del venire è quattro di quindeci; la coſcia ſotto

i teſticoli una di quindeci, & di fedeci; il vargo due di dieceſette; ſo

pra il ginochio una di dicinoue, & una di venti; il mezzo una di do

deci; il fondo una ditredeci;la polpadue di ventitre ; il fondo una

di ſedeci . Il collo del piede è una di dicinoue, & il piede due di uen

tiſette . Il braccio ſotto l'aſcella è una di diecelerte, la chiaue una di

fedeci;& la raſcetta di venti . La mano di dietro è una di tredeci; la

ſchiena,dall'una all'altra aſcella unadi cinque; & il calcagno una di

uentidue . Le profundità in profilo ſono queſte, primadallo ſporto

del naſo per il mezzo del fronte alla gnucca, è tanto quanto edalla

cina delcapo al palearco per di lopra ;ſin al fondo
lin al fondo della gnucca è

una di cinque;ſinall'eſtremo dell'orecchia per di dietro, tre diven
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ci ;lin al fine della cornice ſuperiore dell'occhio ouero del ciglio vna

di ſedeci; & la metà di queſto ſpatio tocca all'occhio , & l'altra da

qui alla punta del naſo. La profundità del collo a una di noue; dell '

homero duedi quindeci;della ſommità del petto una di ſei ; per le

mamelle due di undeci,ſotto ad eſſe una di undeci , & dodeci . La

cintura è una di ſei; l'umbelico due di undeci ; il fino delle coſcie vna

di diece,& di undeci; la chiaue delle coſcie una di noue , & diece .

Il fondo del ventre per le natı una di cinque; dall'eſtremità de'teſti

coli alle coſcie, & nati una di ſei, l'eſtremo delle nati una di ſecte .

Hvargo è una di quatordeci,& quindeci, ſopra il ginochio una di

otto,il mezzo del ginochio una di diece, ſotto il ginochio una di un

deci,il mezzo della polpa è una di diece, il fondo una di dodeci; fo

pra il monte del piede una di ſedeci; & la pianta una di tredeci , &

quatordeci. Il braccio in profilo è di profundità all'homero una

di diece, ſotto alla leſena una di dodeci,la piegathra una di ſedecizil

fine delle prima polpa fotto la piega una di diciotto ,la chiaue della

mano una di uentitre, & finalmente ella mano una di vent'uno.

De i particolari membri eſteriori del Cauallo ,

& nomi loro. Cap. XIX

1

P

1

Er maggior intelligenza delle proporcioni parmi eſpediente che

il nomedeimembri di queſto animale primieramente ſi póga ;

perche altriméti,oltre chela cola reſtarebbe ofcura ageuolmen

te, fi potrebbe pigliare una coſa in vece d'un altra, maſſime per effer

inomi di queſti membri non molto cogniti,& diuerſamente da di

uerfi importi . E coli il lettore per non errare, li reggera dietro à que

fti ch'io porrò fi come proprij luoi , ſecondo i boni autori Italiani.

E per cominciar dalla teſta;queicapelli che ſopra la fronte a ſpargo

no,f: chiamano crini , & ciuffo tutio il groppo d'eſſi capelli;& pari

méti quelli che diquá & di là dalle orecchie pédono con quelli che

dalla ſommità della teſta fin al principio del dotto ſi diſtendono die

tro al collo , fi dimandano co'l medeſimo nome di crini, & più pro

priamente ſi chiamano coma. Ne la lómità del fronte , & principio

delle malcelle ſuperiori naſcono le orechie , in mezzo de le quali al

alto ſi chiama ſommità della teſta , al baffo ſommità del fronte . Il

rilieuo ch'è intorno à cigli de gliocchi ſi dimanda conca, & la pun

ta formata da l'una,& l'altra palpebra dell'occhio di dentro di di

manda angulo interiore, & l'altro uerſo la maſcella angulo elterio

Malcella ſuperiore è quella che termina con la inferiore, & col

colo

1
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collo di ſopra, & con la gola di ſotto : la inferiore termina con le

barre,& cô la parte dinanzi ch'è il naſo,di cui il buco ſi chiama nari

ce , & anco naſca ch'è il proprio ſuo nome . Barra è quella parte ch'e

intorno alla bocca rileuata oue li ponc il morſo; mulo ò moſtaccio è

quello cheterminadalnaſo al labro di ſopra; ſotto labocca,è il labro

inferiore; ſotto cui è il barbozzo che termina con le barre , & le ma

ſcelle inferiori . Il collo termina dalla ſommità della teſta didietro

aldolo, & dinanzi ſi chiama gola; il principio del petto,ſi dimanda

fontanella ; & il ſuo principio è ſotto le maſcelle. La ſpalla èdalle

bandetrà il petto il collo , il doſſo, & le coſte, & il principio del brac

cio . Il
pettodalla fontanella và à terminare ſotto alla panza fra le

braccia. Quelle caue,dall'una, & l'altra parte del pettodoue li ſno

da il braccio di ſopra ſi chiamano chiaui delle braccia . Il braccio

dalla ſpalla, dalpetto, & da la chiaue fino al ginocchio ſi eſtende, &

ello ginocchio ſino alla parte di ſotto della gamba , laquale finiſce

poi anch'ella alla giunta. Qyeſta giunta fino all'ugna, è detra corno ;

i peli ſi chiamano corona; di dietro al corno uifidice calcagno; que'

peli, che ſono di ſopra doppo la giunta, &il felſo ſi dimandano pa

ſtoreHo; & queſto tutto dalla gamba alla pianta ch'è ſotto il corno ,

oue li pone il ferro fi dimand amano; & alle gambe di dietro piede.

Il doſlo termina dal vertice doue naſcono le chiome in fine del col

lo fino alla groppa . La groppa comincia dal principio del tronco

di fopra, & termina con le nari , & i fianchi; le coſte li contengono

dalle bandetra'l doſſo tra le ſpalle , & le anche ; & ſotto quelle la

parte inferiore ſi dimanda ventre, ò uero panza che termina dalla

parte di lotto dal pecto fino al membro. Tronco è il principio della

coda ſotto cui ſtà il buco,d'onde n'eſcono gl’eſcremeri poſto in me

zo frà le nati, lequali finiſcono giù al principio delle anche,à voglia

dire taloni di dietro . Il principio dauantidella gamba fi chiama

punta dell'anca,laquale finiſce alle coſcie ; la parteinteriore dell'an

che ſotto à teſticoli , è nomata uargo. I teſticoli, & il membro ognu

no intéde che cola è , & doue fono;la coſcia finiſce alla teſta del garet

to ; laqual teſta è proprio delle gambe didietro al ginocchio,& il

proprio garetto a diſtende di là ſino alle gionte ; ipeli doppo le

giunte ſi chiamano come ne le gambe dauátipaſtorello ,poi cheme

delimamente ſi compongono a piedi con le corna oucro vgne,& piá

te ; ma che ( come hò detto dauanti ) i piedi ſi chiamano mani , che

per bellezza uogliono eſſere tondi,& didietro ſi chiamanpicdi, che

uogliono teneredellongo , ma proportionati , & non diſconueniéci

con le mani. Finalmente per maggior intelligenza del curto,laſcian

doE 3
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do la coda attaccara al tronco ; ſi ha d'avertire che in due modi le

proportioni s'intenderanno; una ſarà per linee paralelle da la ſom

micà del capo fino a quella della pianta,ſcendendo per ordine di mé

bro, in membro, lin’adeſſa pianta,coli dinanzi come di dietro; dan

do le longhezze larghezze, & grollezze à membri; & l'altra farà la

· miſura giuſta delle longhezze, da membro à membro, coſi in faccia

come in ſchiena', & in profilo; ſi comeleggendo s'intenderà , Hora

trattero della prima proportione , & della ſeconda poi nell'altro

capitolo . Le parti che il cauallo vuole hauere in generale per eller

bello , & ben proportionato ſono queſte. La cima della teſta vuol'ela

fere alta da terra quanto è lungo un’huomo ben fatto , & non punto

più nemeno ch'altrimenti i minori parrebono'afini , & i maggiori

elefanti , ò ſimili ; onde fi verrebbe à priuare il riguardante diquel

piacere ch'egli prende nel vedere, vn'bell'huomo con vn'bel caual

lo inſieine. Ma ſeguendo il mio propoſito, & cominciando da i pio

di come fanno i Caualieri, i quali giudicioſamente affermano ;un

cauallo
quantunque di buon pelo non eſſere buono qnando è mal

proportionato , come affermaanchora il Griloni , &gl’altri inten

denti ; uuole il corno delle vgne eller largo, tondo , & cauato; il cal

cagno amplo ;le corone ſottili, & pelole; i paſtarelli corui,le giunte

grolle ; le gambe dritte , & fpacioſe, le braccianeruoſe; i cannuoli

corti, equali,& giuſti,leginocchia groſſe ſcarnate, & piane; i lacerti

de gli ſtinchiin lo le ginocchia quando egli ſtà giunto ,uanno molto

più larghidall'uno all'altro di ſopra, chenon văno di ſotto; le ſpalle

hannoda eſlere longhe ſpatiofe , & ripiene di carne ; il
petto

debbe

eſſere largo, & tondo; il collo non dee tenere del corto anzi più pre

Ito del longo, & grollo uerſo il petto, inarcato nel mezo,& ſottile vi

çino al capo; le orecchie deuono ellere picciole acute,& erte con giu

ſta longhezza ; la fronte và ſcarnata ,& ampla ; gli occhi groſſi, le

conche delle lopraciglia piene, & porte in fuori; lemaſcelle ſotti

li, & magre ; lenarici aperté ,& gonfie, fiche in eſſe li vegga quali

il vermiglio di dentro. La bocca vuol eſſere grande ; & finalmente

tutta la teſta inſiemeuuol'eſſereaccompagnata longa alcutta & per

dir coli ,montuofa, ſi che in ogni loco moltrì le uene. Ma quella lon

ghezza è dital proportione ; che riſpetto alla longhezza,pare longa,

ma riſpetto al collo è tutto il reſto è corta. I crini hanno da ellere lon

ghi, & innanellati;la coda longa inlino àterra co'l ſuo troncogroſſo

di giulta miſura, è ben poſto frà le coſcie. ouero nati . Il dolfo và

corto , & tale che non si volga nèin alto nè in baſſo ; i lumbi vanno

condi, & pianiuerſo la ſpinadimezo,laquale uuol'eſſere acanellata,

&
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& doppia ;le coſte larghe,& lunghe ,có poco ratto dalla coſta di die

tro alnododell'anca.Il vérre vuol'eſſere lógo ,gráde & debitamente

naſcoſto di fotto da le coſte . I fianchi vanno pieni; la groppa tonda,

& piana, vn poco caduta con vn canale inmezo, & con vn gran trat

to nel ſuo trauerſo da nodo, à nodo. Le coſcievanno lunghe,& Ipa

tiofe con l'olla ben' fatte, & con molta carne di dentro , & di fuori;

igaretti ampli , aſciutti,& fteſi; le falci curue, & ſpaciole à guila di

ceruo , i telticoli col membro piccolo. Er nora che tutti i ſuoi inem

bri dèuono corriſpondere alla grandezza del corpo conforme al cer

uo vn poco più alto di dietro che dinanzi. Er tutte queſte particola

rità s'intendono del cavallo , prù bello, ſuelto & agile di ciaſcun'mé.

bro, & di queſtomiintendodelcriuerne la giusta , & uerapropor

tione imitando Leonardo Vinci, che è ſtato eccellente & vnico in

plaſticare, & pingere i caualli , come ſi vede nella ſua anatomia , &

ancora Raffaello , & Gaudentio eccellenti medefimamente in
que

staparte . Imperochealtriancora ſe ne potrebbono deſcriuere , co

medibertoni, & fimili graſli, & rozzi,onero ditroppo magri, ſi co

meſcatenati di membra, quali ſonocerti caualli sbandatı Turchi,&

d'altre nationi. Mà queſtitralaſcierò, & mi eſtenderò lolamente in

torno a la prima ad eiſempio de laquale tutte le altre proportioni di

caualli li potranno dirizzare ſecondo la regola che li dira.
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Della proportione del Cauallo dinanzi,& di dietro. Cap. XX.

Alla ſommità della teſta alla pianta dellemani, è vna parte ſola,

& la teſta , e dall'ifteffa ſommità ſin’all'eſtremo del inoſtaccio

due parti di ſette della lunghezza . Al diſotto dell'orecchie è

vna di trentatre; alla fommita delle conche vnadiundeci;all'ango

lo eſteriore dell'occhio vna di diece; all'angolo in teciore , & fine

de la conca una di otto ; al principio della gola ſotto le maſcelle

una di quindeci , & fedeci ; al fondo della maſcella ſuperiore vna

di dodeci, & quatordeci , alprincipio della bocca una di noue & di

diece , al principio della naſca vna di otto , & diece; al fine della

naſca una di quattro ; all' eltremità dello ſpacio ch'è dall' una

orecchia all'altra fopra il fronte una di vintiquattro . La teſta dall'u

na all'altra parte eſteriore delle orecchie , è vna di ventitre, & venti

quattro ; il diſopra delle conche:vna di none; gli angoli eſteriori de

gl’occhi altretanto. Dall'uno all'altro angolo interiore dell'occhio

è vna diquatordeci; la larghezza del collo al principio della gola , è

vna di dodeci, & quatordeci; la faccia vna diventidue,& ventiqua
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tro ; & al fine delle maſcelle luperiori una di tredecii il principio

della bocca due di trent'uno , & quella della narice altrotanto . Al

fondo del naſo cheriſpóde al finedel collo unadi dieceſette, il col

lo una di diece, & dodeci,la ſommità delle ſpalle ch'è dauanti una

di diece,& undeci. Il petto per la fontanella è una di ſei, & duc di

quindeci; per le chiaui delle braccia una di ſette & due diquatorde

ci, dall'una all'alora chiaue una di otro, & diece , dall'uno all'altro

braccio ſotto il petto una di dodeci ; & quiui il diametro d'ello

braccio una di vndeci. La lommità del ginocchio è una di ven

ti ; il più largo una di quindeci; il mezzo unadi diciſette ; il difot

to diuentiquattro ; di ſopra la giunta altrocanto . Lo ſtretto della

gamba è una di ventinoue ; di lotco la giunta una di vent'otto , la

corona di quatordici, & le pianta dellamano di credeci . Di dietro

la groppa di ſopra al tronco , è una di ſei , & duc diquindeci; le

nati dilotto al tronco ſono larghe una di tre , & al forame alcrotan

co . Al principio de i teſticoli èunadi ſei, & due di tredeci ; il ga

lone per la punta dell'anca una di tredeci,& quacordeci ; il fondo

delle nati, una di dicinoue & uinti , per il fine dell'anca una di tre

deci; di ſopra alla teſta del garetto una di diciotto ; il fine della co

Icia & mezza teſta del garetto due di trent'uno , & il fondo della

teſta una di vent'uno. Lo ſtretto della gamba è una di uenticin ,

que ; la cima della giunta una divent; il fondo altre tanto , la coro

naunadi quindeci, & la pianta di quacordeci . ' Il diametro dall'

una all'altra banda del corpo , per il dritto del luo principio dop

po il collo èuna di otto , & noue,& il più largo tra il ſuo mezzo

vna di ſei, & lette , & lo'ſtretto per la cima del membro vna di lei ,

& due di quindeci. Reſta hora à dire della larghezza de'mem

bri in profilo . E cominciando dalla teſta, prima la longhezza di

ciaſcuna orecchia é vna di dieceſette ; dall'origine è naſcimento

d'eſle alla parte poſteriore del collo vna di tredeci , & quatordici ;

la ſua groſſezza è vnadi trentacinque, & altretanto è da ella orechia

al fronte . Dal principio della gola al fine della conca dinanzi,è

yna di otto ;mà fin ' all'angolo interiore dell'occhio per il quale

palla è vna di dicinouc, & uenti .L'ochio dall'uno all'altro angolo

é una di trenta , & la ſua altezza,una di quarant'uno . La teſta per

il fondo della maſcella fuperiore è una di diece ; per la barra di do

deci, per il principio della bocca altretanto ; ma dalla bocca alla

parte dinázi ſopra la narice è una didiecelette;delmezzo della boc

ca al dinanzi,una di uent’uno, ſin all'apertura della narice per di

fuori una di trentadue;& ella narice è una di quarantaquattro. U

muro
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muſo dal fine del'nalo alla bocca è una di trentacinque , & il largo

del barbozzo una di quarantaſei; il collo per il principio della gola

una di noue & diece; per il fine del collo , & principio del doſlo,

una di quattro,dalla chiaue del braccio alla parte dinanzi del pet

co una de diciotto ;la larghezza del braccio per il ſuo principio di

dietro con la panza,anadi quindeci , & ſedeci ; & la larghezza di

ſotto è una didicinoue & uenti. Di ſopra al ginochio è una di le

deci;il mezzo è di diciſette, & di ſotto diventiquattro . Di ſopra al

la giunta è una diuentitre; il fundo ſotto il paſtorello una di uen

tiſette; la corona di tredeci;& la pianta della mano di dodici, îi che

uiene ad eſſere poco più che tonda.La gambadi dietro é larga per

dell'anca fin alla nate,una di otto & diece , per di ſotto la

nate,una di dodici, & quatordici; per il fine del primo muſcolo del

l'anca una di quindici,& fedeci,peril fine del galone una di diece;

per la cima della teſtadel garetto al groſſo dela coſcia una di vnde

ch; per il fine della coſcia almezzo della teſta,una di tredeci; per il

fondo della teſta una di ventiquattro; di ſopra alla giunta una di

diciotto ; il fondo altretanto ;la corona unadi undeci ; & la pianta

di diece . Il tronco della coda finalmente è una di trentadue ; & il

membro , cioè la ſua calla fin ſotto i teſticoli è lungo vnadi di.

cinoue .

la punta

[.

Delle miſure del Cauallo damembroàmembro.

Cap. XXI.

L Cauallo della ſudetta proportione li miſura anco in profilo per

maggior chiarezza, & facilità. E prima dalla fontanella per dirit

to fin dopo le nati al diſotto del forame il diametro , ( che li do

manda ancora lunghezza del cauallo) è una di due , & un'altradi

ſette, & otto . Il che è altretanto , quanto è dalla pianta al di ſo

pra del principio del doſlo , & quanto è dal principio della go

la , al di ſopradel tronco . Dalla ſommità del collo al princi

pio della gola ,è una di dodici, & quatordici ; di là al fine d'eſſo

collo , è una di cinque & ſette; al principio della gola una di

fette , & otro ; alla fontanella una di lette , & due di credeci ;dal

principio del doſſo al principio del braccio di dietro una di ſei,

& due di tredeci , & di quialla fontanella e unadi lette; al diſor

to del tronco una di tre , & quattro ; al fondo del collo , una di

quattro , ſette , & otto ; alla punta dell'anca una di quattro ;

& altretantc dif qui alla ſommità della groppa ; lin à mezzo

la testa
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la teſta del garetto di dietro è vna di ſette ; & fin`alla pianta per il

mezzo del piede vna di ſei, & due diquindeci .Dalla fontanella alla

chiaue delbraccio , è vnadiquindeci , & fedeci ;: fin al mezzo del

ginocchio per di dietro due dicinque , & dà qui lin ' alla pianta del

piede per dinanzivna di ſette , &otto . Il diametro del corpo dal

mezzo deldollo al mezzo della panza é vna di ſei , & due diquin

deci ; & altre canto è dal membro ſin' al principio della groppa. Da

l'eſtremanate di dietro al principic della coſcia dinanzi de la gam

ba è vna di noue ; & dalla cima della teſta del gåretto di dietro al fi

ne della coſcia dinanzi è vna di fedeci. Et fi hà d'auuertire che tutte

queſte miſure s'intédono del cauallo in profilo, & non in altro mo

do . Percioche in faccia dalla fontanella , à ciaſcuna delle chiaui

delle braccia, è vna di dodeci, & quatordeci; & da ciaſcuna dique

ſte ſino al mezzo del fine del petto, è vna di quindeci ,& fedeci . Ec

quiui finiſcono le miſure del Cauallo ben fatto, & fuelto con le ſue

minute, & particolari proportioni ; per cui intendere ci vuole gran

diſſima patienza , & cura; ſi comeciè biſognato in trattarle. Impe

roche ſealcuno ſe lafarà cognita,& familiare,non è dubioche non

fia per dipingere,ò altramente formare in tutti gli atti perfectaméie

vn cauallo; ſi comeper il contrario non hauendone cognitione non

potrà mai fare cola probabile ne cópiacere al guſto ſuo nè de gl'in.

tendenci; eſſendo chiaro che la ſcienza non cõliſte ſe non ne lecoſe

difficili. Hordiqui pafferemo all'architettura , & vedremo come

& in che manieraanch'ella in tucti gl'ordini ſuoi, con ragione pro

ceda, & con proportione . Ma prima vederemo come ella ſi debba

intendereſecondo le opinioni de gl'antichi , & deimoderni quali

più, è quali meno fondate sù la ragione; ſopra laquale , fù fondata

l'Architettura , & fundali di nuouo la eccellenza, dà chi meglio

la intende.

IN

Della proportione de glordini dell'Architettura

in generale. Cap. XXI1.

N tuttele coſe naturalme
nte pare che ſenza la bontà non poſſa

ſtar la bellezza, ne per il contrario la bontà ſenza la bellezza .

Coliè non altrimenti in ciaſcuna coſa fabricata non ui li può dare

il commodo ne l'utile, ſe non ui è congiunto il bello cioè le non u'd

la debita proportione, imperoche l'utile, & il commodo li hà dalla

natura, & dall'arte . E però ſi uede chele coſe ſortili rare , & dila

tate , li come non hanno forza nè ſoſtegno , coq ancora indeboli

ſcono
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ſcono la viſta , & la offendono dilatandola troppo; per contrario

le groſſe fpeffe , & riſtrette inſieme, li comeſono rozze,& occupa

no ; coli anchora offuſcano , & offendono gl'occhi.Ma le coſe non

ſottili ne rare , ne groffe , ne riſtrette , ſi come quelle che tengono

l'ordine di mezzo , & ſono proporcionate dilettano à gl'occhi ; & à

quelli cheſolo nelle bellezzeli appagano ; più è meno però lecódo

il giuditio di chi gli moue , che tanto gli laſcia goderequanto che

nelle bellezze, & ne la cognitione de le proportioni ſi è ellercirato .

perche è certiſſimo, che quantunque un huomo materiale vedendo

una coſa bella ne ſenta piacere é diletto, non però perfettamente lo

può ſentire, ſi com'un altro che della bellezza habbi cognitione .

Et quindi auuiene che tutte le coſebelle ,& ben fatte , piacciono a

tutti uniuerſalmente , li come vtili , & diletteuoli ; Mà non però

vgualmente, nè di vna medeſima maniera,& maſſime per eflerecia

ſcuno diuerlo di natura da gli altri .Onde ſi vede che qualunque

intelligente ha ordinato , ò fabricato coſa alcuna, ſi per compofi

tione come per diſpoſitione, & proportione è ſtato differente,& di

uerſo da gl'altri, ancora che l'opere loro ſiano , & probabili , &

buone , & belle. Il che hanno fatto tutti gl'architetti, coli antichi

come moderni principali ; fi come chiaramente farò noto nel libro

delle compofitioni, maſlime circa alla compoſitionede gl’ordini,

membri,& edifitij,baſtando in queſto loco parlare delle varietàdel

le proportioni inſtituite. Mà primache ſi venga a queſte varietà , fa

meſtiero tornando da capo che fi dia la ragione del modo di cono

fcere , & conſtituire le proportioni nelle cole , Nel che io concludo

che in tutte le opere ſi ricercano due intelligenze , ſenza lequali nè

buona nè bella fabrica giamai ſi potrà fare ; cioè inche modo ſi ha

da dare proportione all'opera in quanto à lemedeſima,& fccorida

riamente in che modo fi hà da dare, in quanto all'occhio con che

uiene la fabrica à farſi adorna ; ſi come per la proportionein ſe vie

ne à renderſi vtile, per la fortezza delle parti che d'indi nè riſulcà.

Quantoal primo dico ch'egli dà ſe nonli può diſporre lenza que

ft'altro, ſi come queſto medelimamente senza quello non può ſtare.

Et la ragione èche ſi come la fabrica ſi fà per vtile ,& commodo, coſi

conuiene che ſia bella, & ben proportionatacome ſi è detto,& que

ſta bellezza, & proporzione nalce per neceſſità da i due modi detti,

i quali ſeparatamentenon ſi poſſono difpenfare ne ancora fare, che

vno loprabondi all'altro . Imperoche altrimente nè ſeguirebbe la

diſunione del tutto , è ſe ſi attendelle ſolamente à dar proportionc

alla coſa, in quanto àle ne ſeguirebbe di certo, che non ui hauendo

parte
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tro

parte l'altra,lacoſa,ſe bene in ſe ſteſſa proportionata non fi rende

rebbè però ne utile, ne bella;come per eſſempio,in una parete ,ouc

ſo colonna,che uada carca di lettere ouero iſtorie minute ,da l'alto

ſin al baſſo,ſe le lettere,ouero iſtorie ſaranno proportionate in quá

to à loro; ſaranno uguali,& per conſequenza ne riſulcera, che oltre

che quelle di alto perderanno troppo& pareranno picciole offen

dendo gl'occhi,nó li potráno anco leggere come quelle da baſſo,ne

le picciole figure delle hiſtoric diſcernerſi, & coli verrebbe à cellar

l'utilità di quella pittura, & chiaramente ſi uedrebbe non ui eſſere

neproportione di utile,ne di bellezza. Perciò ſi vedeche gl'anti

chi loleuan formare le lettere all'alto lunghe più delle inferiori ,

ſecondo la ragione del vederc;d'onde ad un tratto li rappreſenta

ua la proportione della coſa in ſe,parendo uguale alla viſta, & ſe ne

cauaua l'utile & il diletto del leggere, & veder le lettere.E ciò ſi vede

manifeſtamente in Roma , ne la colonna iſtoriata di Traiano ,doue

le figure paiono uguali, & perd ſono più longhe al alto che al ballo.

Maper dimoſtrar queſto in coſe più importantine gl'iſteſli pro

prij edificij; chi non sache chi faceſſe gliordini l'uno lopra l'al

per ordine,ſecondo la proporcione nella quale s'hanno à mo

ftrare ſenza la ragione di proſpettiua farebbe li, che parebbono

oltre modo balli, per il fuggir della facciata ſopra l'orizonte ; non

oſtante chehaueſſero la propria proporcion loro , non hauendo

congiunta queſt'altra che li ſcuopre per il modo di veder lecoſe le

condo la ragione della diſtanza ordinata. Qyindi ſi vedrebbero gli

{ porti, & cilalti de gl'architraui, piedi ftalli , & cornicioni oltra

modo occupare le parti di ſopra; & le colonne non hauere bellez

za alcunaconueniente alla viſta . Nelle figure ancora coſi di rilieuo

come di pittura,poſte in alto ſe non vi fi oſferua ſe non la propor

cione loro naturale,non accompagnandoui queita de la proſpecci

ua ſi vede chiaramente che gl'huomioſrieſconoalla viſta , nani &

ftorpiati. Perilcheio tengo chegli antichi in quelle grandiſſime ſta

tue,& coloſi com'era quello diRodi, per farle corriſpondere all'

occhioſenza offeſa, non le faceſſero altrimenti proportionate ſe

condo la proportione naturale,imperoche il capo tanto alto ſareb

be
paruto groſſo comeun calcagno;mache componcndo & tem

perádo inſieme l'uno, & l'altromodo diproportione, andaſſero ac

creſcédo meſuraramente le membra ſecondo che li faliua ad alco .

Il che uſano ancora nelle colóne altiſſime,ne gl'obeliſchi,& in ſom

ma in tutte le coſe; & la ragione di far queſto è uno di quei ſecreti

che li cótiene nel diſegno& ne l'arte del uedere; onde da altri non

pud
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pud cflere itefa ,fe nó da chi è padróedi ģfte due parti. Qyáto al ſe

códomodo , dico che ſe ancora ſi voleſſediſporre vna coſa ſenza la

spportione diſe ſteſſa;ma ſolaméte ſecodo qlla có che ella hà dà pa

rerea gl’occhi ſecódovna determinata diſtáza,ellarouinarebbe facil

méte ouero nó potrebbe hauereforza di foftenerſi lúgo tépo.Impe

roche in qſto modop ſe ſteſſo ſi ricerca di vedere pfettamčie lecoſe,

come ſevgualméte foffero ſotto alla viſta pportionate,pchene ſegui

rebbe che alzádoſi le coſe biſognarebbe farle più larghe, & löghe ol

tra modo,fin‘alſegno del taglio ordinato ſecódo il vedere, & la diſtá

za.E pò l'un mébro non ſofterrebbe l'altro ,lip allargarſi come pal

zarfi, & cófeguéreméte la coſa noli potrebbe negodere ne vedere

có diletto.Coli nella pittura reggedoſi folaméte Tenz'altro dietro à

alta li farebbono le più ſparute, & ſcócertate coſe del módo Perciò

biſogna auuertire diprocedere in tutte lecoſecon qſti duemodi, di

dare pportionecome ho detto alla coſa fecodo te, & ſecodo l'appa

renza Pportionata al vedere, altriméti nió ſi puòfar' coſa che vaglia

pche insóma l'accoppiaméto , & la miſtura di qſte dueproportioni,

ćqlla che cauſa alla táto lodara gratia nell'alpetto delle coſe che ſo

laméte da l'intédēti è conoſciuta, & da l'ignoráti ammirata . Et pò li

antichi auuertiti di qſto cóftituirono che ordinataméte l'un ordine

ſeguiraſſe l'altro, ſecodo che la cola s'andaua inalzado,accioche ſe

gl'acquiſtaſſe qſta gratia bellezza, & vtilicà . Perilche.fi vede nel coli

leo il cópofito Topra gl'altri più alto;& dopo il corithio ſopra il lo

nico máco alto , & doppo il ionico ,& finalmére il dorico cóe ifimo, "

& oppoſto a gl'occhi; & co -liftefla regola teguono tutti gl'altri més

bri per ordinecome ſi vede.Ora tornando a gl'architettiche in vnq

iſteilo ordine håno vſato diuerle pportioni cõeappare è da le reliqe

de gl'antichi raccolte nel Serlio , è da le miſure deicritte dal Petruc

ci, & da alle che ha diſegnato lacomo Barozzo ,ė ſi vede che ſono va

rie fra di loro.Impocheil Pettrucci ne i piediſtalli vuole che il piano

de lo ſtilobate toſcano, lia il quadrato pfecto ſi come figura più forte

dell'alcre,è qllo del dorico,di proportione diagonale;del ionico lel

quialtera,del corinthio ſopra partiéte due terzi, & del cópofito dipa

portione doppia . La colonna toſcana vuole che lia alta lei diametri

del ſuo fódo;la dorica di ſette, la lonica di otto,& cofi và diſcorredo

dell'altre, & de ſuoi mébri ſecodo che più particolarméte egli và trat

tádo di ciaſcuno ordine. Mà il Barozzo trouádo vna noua igegnoſa

& reſolura inuétione ad altro modo miſura queſt'ordinc, & i queſta

maniera egli ſi hà imaginato per regola generale di far che laterza

parte di tutte le colóne con la bale ,& capitello, ſia il luo piedistalli

co'ſuoi
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co'ſuoi ornamenti; & la quaria parte di ciaſcuna colonna, fia per di

ſopra l'architraue, fregio,& cornicione,onde ne nalce che il piedi

Itallo Toſcano, uolendo che la colonna ſia di ſette diametri,ſecodo.

Vitruuio nel quarto, có la baſe & capitello,uiene ad eſſeremolto di

uerlo di proportione,del già detto , li come più ſuelto ; & il Corin

thio vieneà pallare ladupla proportione con la ſua cimala & bala

mento. ilchenó ſarebbe,s'egli,comedice, l'hauelle tenuto la terza

parte, & coſi procedendo ne gl'altrimembri ,& parti di ſopra,varia

molto dal Petrucci , anchora che oſſerui belliſſimo ordine . Ma la

ſciando queſte varieta di proportioni con molte altre che potrei

riferire , percioche alcuno potrebbe dire ; che mi concede(poiche

chiaramente ſi può comprendere per la ragione de numeri, & de

parti,che ſi conuengono inſieme) che queſti piediſtalli, architraui,

fregi, cornicioni,habbino proportione bellidima con le loro colon

ne;mà non reſta però ſodisfatio non fapendo per qual ragione fi vo

glia che le colonne ſiano di tanti diametri , & non più ne meno ; &

che la coſa coſi rieſca più conueniente,& più bella . Alche riſpondo

che ( come già dilli nel principio di queſto libro) appreſſo i Dorici

non ſapendoli che proporcione dar alle colonne, s'immaginorono

l'huomo ben fatto , & robuſto , ſi come chiariſſimo & licuro inodel

lo di tutte le coſe, eſſer in altezza di ſei piedi;& coſi leuorono la com

lonna Dorica di ſei diametri del baffo deltronco . Ma doppo un

tempo occorſe che gli lonij volendo far colóne che hauelleroe for.

za e proportione, conuertironola proportione di ella colonna Do

rica di piedi in teſte,cauando dall'huomo queſta ragione cheil cor

po robufto, forte & ben quadrato,era in altezza di lette teſte , & coli

quella ch'era ſei diametri, dalli piedi, fecero di ſette teſte; & ſacraro

no queſta proportione & ordine ad Ercole particolarmente , &do

po anco à Marte & Minerua per una certa virtù ſenza delicatezza,

che imaginarono che foſſe in loro ; non facendo perciò ornamen

to delicioſo alcuno,ina laſciádolo ſodo,& puro ;Et queſta prima co

lonna di ſei piedi ſeguitarono anco i Toſcani, ornandola di mem

bri ruſtici, &da ſe la chiamarono Toſcana.I medefimi lonij cólide

rando ancora la proportione belliſſima,màmatronale ne i corpi hu

mani eller di lunghezza diotto teſte ; a queſto eſſempio alzarono

la ſeconda colonna, di altriranti diametri ; ma con più ornamenti,

& bellezza della prima chiamandola Ionica , di cui contideran

do la natura , la lacrarono a Giunone ,& anco per una certa fpe

tic di feuerità , & robuſtezza della caccia á Diana , & al padre

Libero , per altre fimilitudini . La terza Colonna detta Corinthia

dal

1

1
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dal paeſe oue fù ritruouara la proportione che fù auuertita nè le

vergini giouanette belle, & ſuelte in altezza di noue volte tanto,

qnantoera la teſta loro, fù in alzata, & ornata più dell'altre di me

bri, & altri ornamenti c'hanno del leggiadro, &del bello , & però

la facrorono à Venere,à Flora à Proſerpina, & alle ninfe de'fóti à le

Muſe, & alle Ninfe delle ſelue comedice Vicruuio nel ſecondo del

primo. Per ilche fi può ſtar' ſicuro ,che rappreſentando ciaſcuna

colonna ſecondo la lua natura, & fimilitudine, il corpo humano ;

ilquale èopera perfetra ;non può eſlere ne più ne meno perragione

Ne li ha mancoda dubitare, che tutti que'membri che à queſte

proportioni ſi ridurranno , non debbano eſſere perfetti, & belli.

Mà veniamo alle particolari miſure , & proportioni di ciaſcuno

ordine.

Della proportione dell'ordineToſcano. Cap. XXIII.

'Ordine Toſcano ilquale ancora ſi chiama ruſtico , è vſato ſola

mente nele fortezze,& porte delle Città li come più
forte degli

altri, & ancora G come meno ornato,&di forma groſſa ſolaměte

& abhozata.Laſuaproportione qualeanderò deſcriuédo in queſto

loco breuemente, ſenza ſtare ricercando nomi barbari, & greci de i

mébri, mavſando quelli che i noſtri architetti volgarméte vſano per

maggior chiarezza è tale. Prima la Colonna è alta fette parti con la

bale, & capitello, ſecondo Vitruuio ; & vna parte è la larghezza ſua

da ballo del tronco ; la baſe è alta mezza larghezza della Colonna,

& diuidendola in due parti vguali vnaſe ne dà al ciocco , diuiden

dola in tre, due ſe ne danno al baſtone , & l'altra alla cinta . Il ſuo

ſporto Gi fa in queſto modo. Fallivn circolo largo , quanto è grofia

la colonna da baſſo , è ponendolo in vn quadrato , è tirandoſene

fuori vn circolo ſopra gli quattro angoli ſe ne falo ſporto. Et ſola

mente come dice Vitruuio ,ilciocco di queſta baſe va condo perche

tutte le altre l'hanno d'hauer quadrato. L'altezza del capitello e

quanto la baſe, laquale ſi diuide in trè parti, vna ſi dà all'abaco , &

l'altra li diuide in quattro parti , trè di quali ſi danno al vouolo, &

la quarta al ſuo liſtello; la terza parte che reſta ſi dà al fregio. Il ton

dino co'l ſuo quadretto, ouero collarino, è la metà del fregio ſono

diuiſi in tre parti, due nè hà il fregio, & vna il quadretto; delqua

le tanto ſarà lo ſporto , quanto egli farà alto , & il tondino tanto

quanto ſono tutti due inſieme. La colónaouero tronco , nella parte

di ſopra , è minuica la quarta parte . Et coſi il capitello di ſopra, è

largo

3
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largo quanto la colonna , ouero fuſto da baſſo , one G dice imo

ſcapo , li come di ſopra ſommo ſcapo . L'architraue ,fregio, &

cornice che ſi collocano ſopra il capitello coſi ſono proportio

nati . Prima l'architrane è tanto alto come il capitello , & la le

ſta parte di ello ,& la faccia detta tenia , & liſta . Il fregio det

to żoforo , è di altra canta alcezza , come ancora la cornice , de

laquale fatto quattro parti,vna ne tiene il vuouolo detto cimatio,&

due la coronache ſi chiama ancora gocciolatoio , & la quarca la fa

ſcia ſotto ella . Il ſuo ſporto è quanto è alta elſa cornice; cccetto ſe

( come ſi vſa da molti ) non li ſpuntaſſe più in fuori della ſua altezza

il gocciolatoio per bellezza. Perche tanto più (puncarebbe in fuori

ella cornice , ſportando in fuori il vouolu tanto quanto è alco , ec

cetto la faccia; in loco della quale ſi pone ancora vna cornice co'l

ſuo quadretto. Falli di più la colonna Toſcana di ſei diametri, come

già diſli , per la ragione del piede, & ancora perche la colonna Do

rica, và ditette,ellendo più delicata.Ilpiediſtallo ligli diſegna lotto

in queſta forma, che tutto il netto è quadrato ſenza labara , & la ci

ma; & la ſua fronte, è tanto quanto il ciocco della bale della colon

na ;& l'altezza ſua è diuila in quattro parci,vna dellequali fi dà alla

lua baſe, & vn’alıra alla cima di ſopra, li che ellendo la colonna di

lei parti , coſi ancora hà da ellere il piediſtallo , che in queſta guiſa

hauerà bellezza , & proportione . Moltealtre proportioni dique:

fto ordine, & nomi de' membri diverſamente collocati, fi come

de gl'altri li potrebbono ſoggiungere ancora .Màper non generar

confuſione gli pretermetterò;actelo che ſi poſſono trouare in diuerfi

volumi ne' quali ſi tratta dell'architettura. E però li come in queſto

ho fatto coli ne gl’altri ordini procederò, cioè di ſeguire vna ſtrada

ſola , per laqualehanno caminato Baldaſſarro Petrucci , & Raffaello

d'Urbino, &molti altri ancora che in alcuna coletta variaſſero ilche

poco importa a queſto negotio.
1

L ſua colon

Della proportione dell'ordine Dorico. Cap. XXIIII.

A Baſe Dorica và alta tanto quanto è mezza la grollezza della

ſua colonna, & il plinto ouero dado detto ciocco và la terza

parte della ſua altezza; del reſto poi ſe ne fanno quattro parti,

dellequali,vna ne tiene il condino ſuperiore di detto baſtone, & l'al.

tre tre ſono diuiſe in due parti vizuali, vna è del toro inferiore detto

Mazzocchio, & l'altra è occupata dal canetto altrimenti chiamato

trochilo, & ſcotia. E queſto è partito in ſette parti ; de lequalivna
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ne tocca al regolo fuperiore decco liſtello , & quadretta , & vn'altra

all'inferiore. Lo ſporto delle bale; è per la metà dell'altezzafuaz &C

coli il ciocco é perogni parte yna grollezza, & mezadellacolonna.

Mà perche Vitruuio hàcomparcica queſtò ordine in Moduli, coſi fi

procederà, fi coine hà fatto ancora il Petrucci; facendo la colonna

di groſlezza didue moduli , & l'altezza con la baſe , & capitellodi

quatordici perilche eſſendola baſe alca vn modulo , & il capitello

vn'altro, iltronco ouero fuſto della colonna , viene ad eſſere lungo

dodicimoduli. Hora l'altezza del capitello è diuifa in tre parti,vna

dellequali è per l'abbaco dettoancoraPlinco,nellaquale ſicontiene

la gola roueſcia detta cimafa, laquale è la terza parte di eſſo abbas :

co; l'altra è per l'echino detto vouolo con li graderci,cuero regole

che ſono tre, de quali ciaſcuno loro è vna quarta parte del vouolo ;

& c la terza parte ſi dà al fregio detto hiporrachelio , la cui altezza

viene ad ellere la ſeſta parte meno della colóna nell’imo ſcapo, cioè

parte di fatto. La latitudine del capitello nella parte ſuperiore, và

per ogni faccia due moduli , & una feſta parte d’un'altra .Et perche

fecondo alcuni di moderni la deſcritta proportione di Vitruuio , è

riputata molto pouera ; ad imitationedelle opereantiche ſe nein

troduce vna più ricca ,& bella in queſtamaniera chefatto tre parti

del capitello , come ho detto ; il Plinto ouero abbaco , li diuide in

tre parti , delle qualı vna fi dà al cimatio ,ouero gola rouelcia co'l

fuo gradetco ( come ſi è detto ancora di fopra ) mà G diuide anch '

ella in tre parti, toccandone yna al gradetto, & le due al cimatio .

Il vouolo ſimilmente ſi comparte intre due parti lo formano,& l'al

tra terza ſidaà gradetti, ouero annuli; iquali eſſendo tre , partita

queſta in altre tanto, vengono ad hauernevna per ciaſcuno. Il fregio

coine ſi è detto ; & lo ſporto detto da alcúi, proiettura di ogni mem

bro, è quanto la ſua altezza. Il condino ſotto al fregio coli il cola.

rino detto Apofigi, è lametà del fregio .; & il tondino, è il doppio

del colarino . Lo epiſtilio detto Architraue che ſopra il capitello fi

pone ; è di altezza vn modulo, cioè la duodecima parte del tronco ;

& li diuide in ſette parti , vna delle quali èdella liſta detta tenia. Le

gocciole, o campanelle con il graderto ſotto la liſta , ſono la feſta

parte di vn' modulc ; laquale ſi diuide in quatro parti, tre ne tengo

no legocciole,& vna il regolo, ouero graderto,& le gocciole hanno

da effere lei pendenti ſotto i triglifi , dandone due per una. La lon

ghezza dei triglifi, è vn modulo , & mezzo , & lalua larghezza vn

modulo; laquale li diuidein dodici parti, de lequali ſe ne laſcia vna

parte da ogni banda per il mezzo dei canaletti ,& delle diece parci

reitanti
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reſtante ſei , ſe ne danno à i piani dei triglifi , cioè due per yno ; &

quatro per li due canalecti dimezzo cheli partono. Dal'uno all'al

tro triglifo , èdi ſpatio vn modulo ,& męzzo , ilquale (pario èdi

quadro perfetto, & è chiamato Metope, in cui volendo indurre de

licatura fi pongono piatti,& teſte di buoi della maniera che ſi vede

apprello gl'antichi; iquali hauendo facrificato li cori , doueado

pranano vn piatto ', fimili coſe poneuano poi intorno al Tempio

pec ornamento. Hora ſopra gli triglifi i ſuoi capitelli vanno di al

iezza deļla feſta parte di vn modulo, &fopra loro ſi pone lacorona

ouero gocciolaçoio con i due cimacij l'uno di ſopra, & l'altro di ſot

to ilqual tutto partito in cinque parti , tre fanno ilgocciolatoio , &

le due i cimarij. Mà l'altezza del tutto è di mezzo inodulo , & fox

pra il gocciolatoio la fcimadetta gola dritta,è di altezza mezzo mo

dulo ,& vna ottaua parte di eſa per il ſuo quadretto di ſopra ; lo

{porto del gocciolatoio , vadelle tre parti le due di vn'modulo, nel

fondodelquale ſopra i triglifi ſi diſegnano le goccie , &ancotrà l'vn

triglifo , & l'altra fulmininelle metope. Lo sporto della gola roue

fcia, è quanto la ſua altezza , & coſi tutti gl'altri membri eccetto il

gocciolatoio, ſotto alquale in loco del cimario ; ſi pone ancora il

dentello . Le canne ouero ſtrie , alla colonna di queſto ordine, è di

biſogno che ſiano véti , in modo cauate , che dall'una all'altra can

tie , lia tirata vna linea recta , laqualeſarà il lato di yn quadrato , &

formato il quadro al centro di quello ponendoui il compaſſo con

vna punta,& con l'altra toccando l'uno , & l'altro lato della linea è

circuindo farà la ſua giuſta cauatura che ſarà la quarta parte del

circolo.Il piediſtallo detto ſtilobate,è di latitudine quantoè il cioc

co della baſe della colonna ; & la ſua altezza per il netto , è cheda

la latitudine ſia tirato vn' quadrato, & da angolo ad angolo vna lie ,

nea diagonale, & quanto èdetta linca longa, tanto è la ſua alcezza;

laquale diuiſa in cinque parti , ſi aggionge vna parte per il ſuo ci

matio , & membri , & vn'altra alla bale; & coli proportionata

mente viene ad eſſere il piediſtallo diſette parti come la colonna ;

lequali infiemefanno diſe gratioſa moſtraa chi riguarda. Et qui

uifarò fine; laſciando à curioſil'inueſtigare le belle inuentioni, &

maniere de gl'antichi circa queſto ordine con le loro diuerſe pro

portioni , come ſe ne vede in Roma ; al carcere luliano, nel Teatro

di Marcello , al foro Boario , & in Verona all'arco trionfale , & in

molti altri fragméti belliſſimi di più forti cheſi trouano p Italia So

laméte auercirò che la colónava minuita p diſopra, quáto è lo ſpor

to del colarino , & tódino, pche qſto và largo comeè l'imoſcapo.

Della
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Della proportione dell'ordineIonico. ' Cap.
Cap. XVII.

A Colonna Ionica generalmen
te

falli di otto diametri, con la

baſe, & capitello, & in queſto conuengono quaſi tutti i moder

ni Architetti ;ancora che Vitruuio voglia che fia di otto , &

mezzo; & ciaſcuno di queſti è il proprio diametro dell'imo ſcapo,

la bale , è la metà di queſta larghezza ; il ciocco , è la terza di eſſa

parte ch'è la baſein altezza ; & il reſto ſi diuide in tre parti ; vna G

da al Toro detto baſtone, & tondino ſuperiore, & l'altra alla parte

di ſorto ello coro che và partita in ſes parti, dellequali vna ſi dà alle

aſtragallo ouero tondino :& il ſuo tondetto và la metà di eſſo Altra

gallo . Il quadretto ſotto il Toro è quanto l’Aſtragallo; & il rima

nente va per il Trochilo,ouero ſcotia.La terza parte che reſta fi di

uide ancora in ſei parti ; vna ſe ne da all'aſtragallo inferiore ,& il

ſuo quadretto è la metà ; & va altrettanto di ſotto ſopra il ciocco ;

il reſtoſidà alla Scotiainferiore. La proiettura detta ſporto , è da

ogni banda l'ottaua , & feftadecima parte, & coſi il ciocco , è per

ogni lato la quarta , & la ottaua parte di più con la groſſezza della

colonna. Non reſtarò anco in queſto loco di riferire l'opinione di

Vitruuio circa a queſta baſe ; ilqual vuole nel terzo del terzo libro

ch'ella ſia come ho detto la metà del diametro dell'imo ſcapo , & fi

partiſca in tre de lequali voa ne habbia il.ciocco , & dell'altre due ſe

ne facciano ſette parti; delle quali,cre ne habbia il baſtóe,& le altre

quatro per i doi canetci,& aftragalli; & iqnadretti vuol che li dif

pongano in queſto modo ; che le dette quatro parti fiano vguali; &

ciaſcunadieſſe habbia vno aſtragallo con ſuoi quadretti . Loaltra

gallo è la parte , & il quadretto la metà . Lá Scotia di ſotto pare

maggiore di quella di ſopra perche tiene il ſuo ſporto che ſpande

più in fuori che l'altro, & purfono di vnamedelima miſura. Hur

Jaſciando la baſe per eſſerne detto tanto che baſtà ; vengo al capi

tello ilquale è d'altezza la terza parte della larghezza della colon

na.La fronte dell'abaco in latitudineè tanto quanto è l'imo Scapo,

ma diuiſo in diciotto parti gli ſi aggonge per li due lati vna parte ,

cioè mezza per lato , che vengono poi ad ellere in tutto dičinoue

parti; mà ritirato nella parte interiorevnaparte , & mezza per ban

da , và tirato vna linea catera ouero perpendicolare laquale ſia na

ue parti ,& mezza , & di quelle vna , & mezza ſe ne da a l'abaco ,

& le otto parti ſotto l'abaco fi danno al cartoccio chiamato Vitic

chio, & anco Voluta, quali dall'abaco in giù ſe ne laſciano quatro

parti, & dandone vna ſotto loro à l'occhio ; li che da eſſo in giù ne

1 F 2 reſtano
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reltano tre, chevengono poi ad eſſere otto . L'occhio vàdiuiſo in

ſei parti uguali di ſopra ; & alprimo,cioè al ſuperiore ſi ha da por

re vna punta del compaſſo, & l'altra punta ſotto l'abaco citcuindo :

in giù ſinalla linea perpendicolare,&quifermar la punta del com

paito ; & l'altra ch'eranell'occhio ſopra il primo fpacio ſi hada po

nere lotto all'ultimo, è circuindo in sù fin'al Cateto , iui fermare la

punta del compa!! 0; & l'altra fi hà da mettere ſopra al ſecondo ſpa

tio dell'occhio , ch'era ſotto l'ultimo, & circuindo in giù ſin’al Ca.

teto , iui fermare la punta;& l'altra ch'è ſopra nell'occhio al ſecon

do ſpatio; ſi hà da porre ſotto il quinto , è circuindo in sù final

Cateto,iui fermare il compaffo ;&l'altra punta mettere ſopra ilter

zo fpatio , è circuindo in giù ſin al Cateto iuifermare il Compallo,

& l'altra punta ch'era ſopra il terzo , a há da porre ſotto il quartos

è circuindo in sù , verràa interfecare la linea circolare dell'occhio ;

dentro alquale formata la volta dalla deſtra ,& ſiniſtra banda ſi gli

fa vna roletta , & la cinta della volta, che và minuita proporciona

tamente ti come fa ella volta , il che li fà sicuramente ,& bene

minuendola ſotto l'abaco la quarta parte della larghezza della vol

ta ancora che altri la tenganoper la terza partedell'occhio,&altri

per la terza di effa volta. Mà ſia come ſivoglia , queſta ſi ſegnarà di

Topra, & di ſottoſopra la Cateta , per la quartaparte della volta

doue ehe giuſtamenteminuirà. Imperoche doue la volta ft andera

ftringendo , queſta per la ſua rata parte s'andarà diminuendo, &

per farla girare d'intorno proportionatamente, fi trouarà ſempre

il mezzo nell'occhio, frà l’un punto della quartaparre di ſopra, &

di ſotto '; & coli G girarà il compallo dal diſopra del Cateró al

diſotto fino ad eſſo ', procedendo dal diſotto , aldi ſopta, & tro

uando ſempre ilmezzo dell'un ponto all'altro della faſcia ſegnata

per
la . quarta parte , ò terza come ſi voglia. Et queſta è la più fa

cile, & bella uia che ſi troui per fare la volta pid difficile à fare

giuſta, di quello ch'altri ſi penſa. Le cannellatureouero ſtrie det

la colonna , ſono ventiquatro ; ciaſcuna di elle ſi parte in cinque

quattro dellequali li danno alcanale , & vna al piano,& coſi tirato

dall'uno all'altro piano vna linea retta, ilmezzo di eſſa viene ad ef

ſere ilcentro della ſtria. Per rappreſentare anco la colonna più

groſſa per la fuggita delle Cannellature; ſe ne poſſono fare ventiot.

to . Il troco della colóna arriua final dritto del fondo dell'occhio ;

ben che il Vignola lo mandi ſin’al mezzo di eſſoocchio , & s'ha

d'intédere il ſuo apofigi , & tondino ; iquali ſonoaltretanto come

l'abaco.La volcaſottoeſſo abaco ſenza la liſta,& il tondino,è ildop

1
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pio del collarino, oyero apofigi; & il vouolo,è poi daldiſopra del

tondino, aldiſotto della volta . Mà ommettendo queſto, le laco

lonna ſarà da dodici à quindici piedi in altezza richiede che l'ar

chitraue ſia la metà dell'imo Scapo ; ſe da quindici a uinti piedi,

vanno diuifi in tredici parti, & vna ſe ne ha dadare all'architrane;

fe da venti à venticinque piedi vanno diuifi in dodici parti, & mez

za , & una ſe ne da all'Epiſtilio ;&ſi da venticinque à trenta piedi

uanno in dodeci parti diuiſi ,& vna ne viene all'architraue; & cofi

le di più altezza larala colonna ſecondo la rata parte, gli fi fa l'ar

chitraue; affine che guardando in altoper l'aere che minuiſce la

uiſta, non veniſſe à reltare,pouero , fi come appreſſo gl'occhi ci vic

ne per ilcontrario à parere, & ricco, & grande à la proportione .

Però formatol'architraue fecondo la ſuaaltezza uà diuilo in ſette

parti vguali, &una n'hauerà lagola roueſcia , della quale loſporta

& altretanto della ſua altezza . Il reſto fa.diuide in dodiciparte, del

lequali. tre ne ha la prima faſcia detta inferiore, & quacro laſecon

da detra la mezzana , & cinquela terza detra ſuperiore. Lagrofa

tezza d'eſlo Epiſtilio di ſotto, è come illommo-Scapo, & la groſſez

za diſopra come l'imo Scapo.Il fregio, ſe ſi vuole ornare piúalco

dell'architraue uà la quarta parte ,ma ſe li fa Ichietto ,& ſodo, uà

la quarta parte minore. La gola roueſcia lopra il fregiouà alta la

fecciona parte di ello fregio ; & il ſuo ſporto, uà quanto è l'altezza:

ſua . Il dentellodi ſopra:quanto la faſcia mezzana dell'architraue

Xil ſuo ſporto và quanto è la ſua altezza, La fronte in altezza uale

due uolte della ſualarghezza ; & il cauo tra identicoli ua la terza .

parte: manco della loro latitudine . La gola roueſcia che gli è fo

pra, è la feſta parte della loro altezza.La coronadettagocciolatoio,

con la ſua gola roueſcia , và quanto è alta la faſcia mezzana , & it :

dentello , Lo ſporto delgocciolaroio co'ldentelloèquanto è alto

ilToroouero fregio con la ſua gola roueſcia . La goladrittache ſi

chiama Scima, naquanto il gocciolatoio , & la ottaua parti di più.

Il ſuo quadretto è la feſta parte di elfa ,&lo ſportotanto quantoè

la ſuaaltezza .. Circail piediſtallo.la ſua fronce uà quanto, è il cioc

co ; & l'altezza del netto uàinproportione ſeſquialtera, cioè diun

quadro,& mezzo ; & li diuide in lei parti , unadellequali ne hàla

ſua baſe , & un'altra la.cornice di ſopra, talche ſi come la colonna ,

è alta otto diametri., il piediſtallo viene ad eſſere alto altretanto , &

coſi conuengono inproportione. Si ha peròd'auuertire che quç .

Ite loniche proportioniſono in quanto al generale . Impcrochele

condo il giudicio di chi opera, fi può accreſcere,&minuire adi

E 3 eſempio
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eſempiode gťantichi, dequali molteopere Ioniche fi deggono

ancora , & mallime al Teatro di Marcello ,& in molti altri luochi

fra di loro alquanto diuerſe dellequali il Petrucci , hà poſto in di

ſegno le più belle partinel ſuo libro chiamato del Sertio , doue in

troduce vn'altra ſorte di proportionedi architrave fregio , &Cor

nicioneveramente beiliſima, in modo che l'altezza fua laquale è

inſiemearchitrauc fregio, & cornice , è la quarta parte dellaltezza

della colonna ; & coli ta ancora il Vignola licomefa in tutti gl'al

eri ordini . Ora queſto quarta parte, per tornare a loco fi parte

in diece ; tre fanno l'architraue , parrito come fi è detto nell'al

tro ; tre altre fanno il fregio ; & le quatro reſtanti fannola cor

nice , laquale fi diuide anch'ella in ſei parti , Yna và aldenticolo ,

vna alla gołaroveſcia che foftiene i modiglioni; due ad efimo-

diglioni'; vnaal gocciolatoi
o, & l'altra alla gola dritta. Lalarghez ..

za demodiglioni,è quanto fono alci con il loro capitello , ancora

choalcunila tenganopiù ſtretta ; è la diſtanza dall'uno all'altro , è

per la merd più ,& ancora per il doppio, & metàfrà quella,& que

ita: Lo ſporto di cutra la cornicé, il meno è quanto è alca ; & que

ſte ſono lemedeſimeparole,del Petrucci ilqual riferiſce che ha ca

wara la proportione di queſta cornice dà l'efempio in RomaàSára

SabinaMàveniamo all'ordine Corinthio, tutto leggiadro , & bello

per pigliar diletto, & piacerecon ragione, & vtile;non laſciando peo

rò d'auuereite che la colonna fonica perdi ſopra uà algiuſto della

prima volta,per la parte anteriore, al dritto dell'occhio perauerſo.

Della proportione dell'ordine Corinthio. Cap. XXV . "

Ordine Corinthio introdotto comedi ſopra già diffi ad imita

tatione della gentilezza virginale , per effere le vergini per la

tenerezza dell'era loro iluelce di membra,& perciò attea rice

uere più leggiadri,&gratioſi effetti,hà per regola generale ła co

lonna dealtezza di noue diametri all’imo Scapo; & la ſua baſe de

la metà di eſlo . Di queſte baſe ſe ne fanno quatrro parti,vna licon

cede alciocco ,& le reſtantivanno fatte incinque , vna li dàal ba

ſtone fuperiore, che è la quarta parte minore de l'inferiore il reſto

fi diundein due parti vgualı, vnadellequalifida al cañtetto di forro

col ſuo aſtragallo , ouero tondino , co idue quadretti; mà l'aſtra

gallo uàlafeita parte de caucito , &e ciaſcuno quadretto, vá-la nie

tà dell'altragallo , & il quadretto ſopra il baſtone inferiore và due

cerze dell'altragallo L'altra parte và duiſa li fartamente , che

l'aſtragallo ſia la feſta parte del tutto , èl ſuo quadret to lia per la

metà di ello altragallo , & l'altro quadretto fotto il baſtone Gürpe

L
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riore, ſia la terza parte maggiore dell'altro . Lo ſporco ſi fa la

condo la regola dell'ordine lonice, & lu’l piano ſecondo il Dorico

trattata di lopra; il capitellovà tanto alto quanto largo. L'imo ſcam

po , & l'abaco và la lentima parte di tutta l'altezza,& del relto a

fanno tre parti vguali; vna per le foglie da ballo , l'altra per
le

foglie di mezzo ,& la terza per i caulicoli, che con altro nome

fi dicono ancora volte, & da Tolcani vitici . Mà frà i caulicoli, &

le foglie di mezzo và laſciato vnoſpațio per le foglie minori , dal

le quali i caulicoli ouero vrtici naſcono. Formato ilcapitello ignu

do, ilquale ſarà da ballo quanto il ſommo (capo del tronco della

colonna ; la correggiaouero cinca nella parte di ſopra lorto l'a

baco , và alta la metà di eſta abbaco, & eglı fi diuide in tre parti ,

vna nè và à la gola raucſcia co'l ſuo quadretto ; & l'altre ſono per

lui. Sotto le quattrocornade l'abaco vanno i clauicoli maggiori,&

nel mezzo un fiore della grandezza, quanto è l'altezza dell'aba

co, ſotto ilquale ſi pongono i clauicoli ininorı ; & ſotto i clauicoli

maggiori, & minors, fi pongono le foglie di mezzo; fcà lequali

natcono le foglie minori , ondene naſcono poi i clauicoli. Le fo

glie di mezzo debbono eſſere otto , & altretante quelle di ſotto .

La laticudine dell'abaco è per linea diagonale, da angolo ad an

golo, & per due diametri dell'imno (capo; ilquale poſto in vn qua:

drato , & fuori di quello tirato yn circolo maggiore che tocchi i

quatro angoli ; & fuoridelmaggior circolo fatto vn altro quadro

diuiſo per linee diagonali dimoſtrerà dette linee eſſere in longhez

za due groſſezzedi colonna lecondo Vitruvio. Mà dall'uno all'al

xro angolo delmaggior quadrato al ballo , li fà vna baſe di viango

lo perfetto all'angolo inferiore delquale è il posto periſcauare la

cima, quero abaco ;ilqual li fa coli che al mezzo del quadrato mag

giore da ballo , ch'è ancora la baſe di ſopra del triangolo , di quel

Ipatio ch'è dal circolo maggiore al minore, ſi fanno quatto parti ;

dellequali vna ne reſta di ſotto al circolo minore; & quiui pigliando

un compaſſo, & mettendo voa puola ſopra la punta del triangolo

al baſſo,& l'altra ſopra il detto punto della quarta parte lotto al

circolo minore verſo il maggiore,& circuindo doue la linea curua

interſecarà nei due lati del triangolo iui ſarà il termine delle corna

del capitello dal deſtro , & ſiniſtro lato del quadrato magiore; & colli

l'abaco verrà à piombo del ciocco della bale, & tirandoli vna linea

dello ſporto del tondino ſotto il capitello fin al corno del capitello

fi giongeranno qui appunto gli ſporti delle punte delle foglie mi

nori,& dellemagiori, & dei clau.coli; calche queſto capitello verrà

åren
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delle quattro

a renderſi belliſſimo& raccolto,con mirabile proportione. Ma non

ſo già per qual ragióe il Vignuola habbi fatto gli ſporti delle foglie

maggiori più in fuori dei corni; i quali parendo per queſta cagione

& anco per altro troppo corti & tirati in dentro , ho vdito fouente

nominareda eccellenti architetti queſti ſuoi capitelli bertoni,come

ch'elli habbino mozzate le orecchie. Circa l'architraue fregio &

Cornice, per non ne far mentione alcuna Vitruuio, ſe non di modi.

glioni, che a tutti gli altriordini ſeruono comeancora à queſto ; ſe . •

guirò la doctrina di Baldaſſare. Prima fidiuide la Colonna in altez

za con la baſe , & capitello, in quattro parti ; delle quali vna fa l'ar

chitraue, fregio & cornice; & la quarta parte, fi diuide in diece del

le quali tre vanno all'architraue, che va partito anchora come quel

lo dell'ordine lonico ; ma ſotto la faſcia mezzana,và fatto vn ton

dino della otraua parte di effa faſcia di mezzo, & ſotto la faſcia ſupe

riore gli va vn'altro tondino della ottaua parte di ella faſcia ſopra

na, l'altre tre partipoi delle diece fidanno al fregia

reſtanti, ti fa la Cornice; la quale ſi comparte in noue , delle quali

vna ne tocca alla gola roueſcia ſopra il fregio , & due al uouoloco'l

fuo quadretto , & due altre al modiglione con la ſua gola roueſcia,

& l'altre due vanno alla corona , & le due reſtanti alla gola dritta ,

& ſuo Cimatio , il quale ua la quarta parte di eſſa gola dritta ; & fa

cendouiſ il cornicione ſenza modiglioni li fà coli. Prima l'archi

frauevà per la metà del diametro della colonna , & il fregio por

che và ornato la quarta parte maggiore dell'architraue; la .corni

ce ſenza la golaroueſcia del fregio , và álta altretanto come l'ar

chitraue ; fi che l'altezza del tutto è manco della quinta parte della

altezza della colonna ; laquale facendoſi cannellata, vá come la Io

nica ;mà cheperò le cannellature ſianopiene della terza parte in

giù . il piediſtallo và in latitudine tanto quanto è il ciocco,&que

Ita latitudine ſi diuide in tre parti,dellequali, due vanno aggionte

alle tre chefannoſenza le cornici la ſua altezza,& fi dimanda pro

portione ſopra bipartiente duas tertias . Le cornici ſi fanno con tal

regola che l'altezza del piediſtallo netto,ſiadiuiſa in ſette parti, vna

dellequali ſi dia alla ſua baſe,& l'altra al la ſua cima, donde ne ven

gono ad eſſere noueparti, lequali corriſpondono alle noue parti de

la colonna, & coſi végono inſieme proportionatamente. Et benche

queſto ſia ilgeneraledell'ordine Corinthio pure in altri modı anco

fi variano i membri , fi come per neceſſitàhanno vſato gli antichi

& non ſolamente i membrimàânco in qualche modo le proportio .

ni, li come anco il medeſimo ordine tutto in ſe ſi varia fecondo che

1

torna
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drñameglio al loco della fituatione .. Impetoche'fi come Hoderro

altroue,vna coſa in ſe fi-diſpone con vna proportione all'alto& con

n'altra al baffo .

: 7", Sibir ;

Della proportionedell'ordine compoſito." Cap. XXV1.

'Ordine compoſito chiamatooperalatina , & ancora Italica da i

Romanı,come già dilli di ſopra,fuoi trouatori, tiene la Colón’al

ta có la baſe& Capitello perdiece' diametri.La ſua baſeua alta la

metà dell'imoſcapo, & vàCorinthia'& però va proportionata ſi co

me ho detto de la baſe.La Colonna và cannellata come la corinthia

medeſimaméte; & fi può ancora ſtriate come la Ionica,ilcapitello.fi

fa come il Corinthio ,con le volte oʻucro cartocci maggioridi Claui

coli Corinthij. L'architraue và alto quanto e groffa la Colonna 'nel

Tommo (capo , & il fregio o uero Zolforo doue ſono i modiglioni,

và di altrecanta altezza.La gola rouefcia de'i'modiglioniya la ſeſta

parte'd'elli Lo ſporto dei modiglioni,và tanto quáto è la loro altez

za.ll gocciolatorio, và alto con la ſua gola roueſcia, quanto è l'archi

traue, & fattone due parti, vna ſi dà alla gola roueſcia , & l'altra al

gocciolatoio ,ilſuo ſporto va quanto e l'altezza , Il piediſtallo và in

altezza il doppio della ſua larghezza in dupla proportione;& inten

derdi il piano netto, del quale in altezza fattoneotto parti, vnà ſe ad

dà alla lua baſe, & vn'altra alla ſua cima: & coli eſſendo la Colonna

didieci parti ; il piediſtallo gli viene à corriſpõdere d'altretáte par

ci,Et queſta è (in quanto al generale») la proportione di queſto ordi

ac chiamato compoſito perche ſi componede gl'altri ordini , & di

yerſamente ſi orna di vari membrid'animali, & di legainenti,come

apprello Romani tra molte altre coſe fi uede in Traſteuere in vn Ca

pitello il quale è compoſto di Dorico Ionico : & Corinthio ; hauědo

Pabaco,& la gola rouefciadorica ; il riuolo & le Cannellature ſono

Joniche , gli aſtragalli, & le foglie Corinthie ,& fimilmente la baſe

molto ornata per lidue baſtoni Dorica, &p li dueCanetti e l'aſtra

gallo , & altri lauoridelicati corinthia. Oltre di ciò alla Baſilica del

foro tranſitorio, ſi vedevn Capitello chetiene in loco del Clauicolo

yn cauallo con le ali a fogliami li com'è tutto il reſto beniſſimo ac

compagnato dalle ſpallein dietro che lo dinota compoſito; & coli

molte altre diuerfità ſi trouano in queſto ordine; nelquale ſtrane bi

zarie ha fatto Alberto Durero nella ſua porta dell'honore,data fuo

ri in ſtainpa, ſe bene poche ſe ne trouano ; lora l'ordine di minuire

tutte le Colonne generalmente in tutti gl'ordini, pigliádo la regola
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della miņuitione della colonna Toſcana,che a minuiſce difopra al

fommolapoper la quarta parte è tale. Il tronco della colonna fi

diuide in tre parti vgiiali; tutta la terza parte inferiore reſta de prom

bo, & le due terze reſtanti li diuidono in quattro parti vguali, per

linee traxeriali ; & poi lopra alla terzaparte da ballo fi cita un'le

micircole,& dalle linee pendentidelg'eſtremilati delcapitello ſi

ritira dentro la ottaua parte, che ſarà in tutto la quarta parte forca

gl'apofigi ouero cimbra; E qui li tirano due linee catete ſopra il

mezzo circolo , & quella parte del ſemicircola che avanza da efſa

linea all'eſtremo laço della colonna li diuide in altretante parti vg

uali, quante ſono quelle de i due terzi dellacolonna.Fatto queſto

dalla deltra, & liniltra banda, G tirano da i due latidellemicircolo

le fue linee dalla prima ſegnata di fopra , & la fecanda alla ſecon

da , & le alçre all'altre ſegnate nella colonna; &coli cominciando

dal diſopra del troncoa tirare una linea per lato, cheyadiroccando

l'interſecationi delle linee, in ches'è partita la colonna con quello

dritte che a partirono da i lati del ſemicircolo comparrite come a

è detto ; & ſcendendo fin'all'eſtremo del ſommo della terza parte

da ballo della colonna ; verrà fatto ilvero profilo di ella . Et quelta

regola ſerueà tutte le altre,come afferma ilPetrucci,ancora che il

Vignola voglia che non ſia buona , fe non alla colonna Toſcana,&

Dorica,laquale per alzarli più, và minuita per laquinta parte .Mà

laſciando quelto,la colonna lonica minuilceda quindeci piedi in

giùla ſeſta parte nel fommo( capo,;, & fe di più, benchedi raro oc

corra , li minuiſce ſecondo la ſua proportione che li piglia da que:

fta come dice Vitruuio . La Corinthia và minuira da ledeci piedi

in giù dialtezza la feſta parte;&la compoſita dal mezzo nel tron

co ,trà il baffo del ciocco elſommo Icapo in ſu và minuica con di

"Tigente modo, tanto quanto è la ſoprabondanza è ſporto dalton

dino al ſommo fcapo ; la quantita di cui si leua in fuori diſporto

quantoè di altezza co'l ſuo collarino;ſi comenell'ordine corinthio

li è detto.Er chi altrainente la vuole minuire, non li ſcottando mol

to , lopuò fare. Perche in questa lha vna certa liccaza che non lo

hà nell'altre; li come ancora G vede nelle ſtrię, come molti han

noinſegnato. Et perche li fanno le colonne ancora circa alla terza

parte di elle più gonfic , & grotte , che nonè nell'imo ſcapo , &

maſſime le Corinthie ; & Ioniche ; il modo di farlo con belliſſima

proportione hà moſtrato il Vignola nell'ultiino de i liroi ordini Gi

come coſa ſua ; doue moſtra ancora à fare le colonne corre à ſimi

litudine di quelle del Tempio diSalomone.

Del.
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Della proporcione degl'intercolonný, & delle Colonne fecondo'eſsi, &

loro minuisioni , do de gl'aperti .. Cap. XXVII.

Ora ſi hà da uedere la proportione de gl'intercolonnij iquali

in alcuni Tempij fono riſtretti, & in alcuni ſono larghi; ſi

che portano diuerſe apparenze facendo diuerli effetti di dol

cezza,bellezzagrandezza, & maeſtá; & ſecondo queſti, & loro pro

portioni Vitrunio ha diftinto le ſpecic ouero maniere degl'interco

fonnij . La prima chiama pieniſtilo,cioèdi fpeffe, & riſtrette colóne,

ilcheè quando una colonna, è appreſſo l'altra,per iſpario d'una co

lonna,& mezza ;& la groſſezza della colonna , s'intende il diame

metrodella teſta di effà, La ſeconda maniera ſi dimandaSiſtilo , & è

quella nellaquale lo intercolonnio , è didne diametri di colonna, &

i ciocchià quello fpatio ſono tanto grandi quantoſarà di diſtanza

trà dueciocchi.La terza ſpene chiamali Diakilo ; & é quando ſi

puð traporre nello intercolonnio, la groſſezza di tre colonne La

quatta è nominato Areoſtilo ,& è quãdo più di quello che biſogna

diſtanti ſono gli (patij delle colonne. L'ultima fi dimanda Euſtilo ,

laqua le e quanto all'uſo èquanto alla bellezza, è quanto alla fer

mezza è più eccellente del'altre , & con più ſalde ragioni fundata : '

Perciuche gli ſpatij fra gl'interualli, debbono effere dellagroſſezza

di due colonne,& un'quarto; & lo'inrercolonnio di mezzo , tanto

dinanzi quanto di dietro , li deue fare di tre groflezze; & coli per le

parole diVitruuio medeſime, verrà ad hauere , & -lo aſpetto della

hgura leggiadro,& l'uſodell'entrata ſenza impedimento, & il pal

feggiare d'intorngla cella grande . La regola adunque vniuerlale

ſarà,cheſe la facciata del loco ſi farà diquattro colonne, li partiſca

in vndici parti,& mezza ; laſciando fuori da1 laci li margini, & gli

ſporti delle bali; & ſe da ſei ſi paſtirà in diciotto parti,& di otto in

ventiquattro , & mezzaè di queſte parti, ſia il loco di quatro,difei,

& diotro colonne in fronte; ſe ne pigli una, & quella farà ilmodu

lo de la grollezza della colonna; &ogni intercolonnio eccetto quel

lo dimezzo uerrà ad eſſere di duemoduli,& un 'quarto, & l'inter-.

colonnio di mezzo coli dınázi come di diecro uerra ad eſſere di tre

moduli, & le altezze delle colonne di otto; & mezzo ;! & cofi per tal

diuifione gli ſparij uengono ad hauere la loro debita proportione.

Må nella fpetieAreoftilo le colóne altraméte s'inatzano imperoche

la loro larghezza , è la ottaua parte dell'altezza ; & nel Diaftilo mi

ſuraſi l'altezza in otto parti , & mezza ;& nello Siſtilo', in noue ,

& mezza; & pel Pienilulo in dicci ; ma l'altezza della Colon

hoso na
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na dell'Euſtilo;ſu comedel Siſtilo in noue parti , &mezza fi diuidten

Er du ella una parte , è il diametro dell'imo ſcapo ; & coli ſi piglia

per la parte la ragione de gl'intercolonnij. ' Perche ſe in qualche

modocreſcono gl'intercolonnij con le proportioni ,debbonoau

gumentarſi i diametridegliScapi, Imperoche ( come dice Vitru

uio ) ne l'Areoſtilo , doue l'intercolonnio è larghiſſimo, ſe la no

na ouero decima parte dell'altezza, ſarà il diametro, la colonna.

coliabbádonata, parerà ſortile,& lærà debile;coſacheno parerebbe

apprello à gl'intercolonij del Piediſtilo riſtretto,à cụi perciò ſottile

li glipoſſonoinalzare le colóne.Però bilogna dalla generatióc delle

opere
formare le proportionide' corpi, altrimente facendoli,li ſcos

ſterebbedalueroordine di procedere nell'opere p bellezza, & vtile ..

Ec però li vede che quelli che àcio hannoriguardo, nelle opere do

ue gl'intercolonnij uanno quadrati, glipógono pilaſtri larghiſſimi

diruſtica.opera ;& ne gl'intercolonnij di proporțione ſeſquialtera,

è fimili colonne toſcane fortiſſime; & à i più ſtretci, colonne doris,

che ; à più ſtretti Ioniche, & à più ſtrettiancora Corinthie . Imperò.

per generale regola biſogua auuertire, doue gli ſpatijuanno larghi

di tenere le colonne larghiſſime , & doue ſtrette ſtrette ; & conſe

quétemere ne ne gli fpatij larghi le Corinthie,ne negli ſtretti le Tom

Icanecolonne ſi confaranno,è tucto ciò G hadintendere nonfola .

mente de ie colon ne ben fatte , mà anco di tutto quelloch'è atrod,

ſoſtenere, come pilaſtri, termini , balauſti , modiglioni .longhi, &

fimili . Oltre di ciò ſi ha d'auucrtire ancora , che ſecondo la eleua-.

tione di qualunque Colonna, per il perdere che fà riſpetto-la uiſta,

uà minuita per diſopra; ſcnon in calo ch'ella fi'leuaſſe tantoche

da ſe medeſima., reltalle minuita.Etperò ſeguendo la ſottile doporu

na diVitcuuio,ſe la colóna primaméte ſarà longa quindicipiedi,

il, baſſo diametro ſia diuiſo in ſei parti;&cinque ne habbi la ſom

mitàdella colonna ſotto gli apofigi ; & ſe ſarà da quindici à vinti

piedi il ballo Scapo,ſia diuiſo lei in parte, & mezza,de lequali ſe ng

diano cinque, & mezza al ſommo Scapo ; ſe ſarà da piediventiſin ,

à trenca ; il batlo Scapo, lia.ýna ſerrima parte di più del ſommo

Scapo. Mà ſe ſarà alta da i trenta piedià quaranta ; l'imo Scapo.fia ,

diuiſo in ſette parti, &mezza.;.&il fommo n'habbia ſei,& mezza..

Se ſarà da quaranta à cinquanta piedi ,àla proportionemancofix

minuiſca ... Impetoche l'imo Scapo è fe non un ottauo di più del

lommo; Si che viene per ragione minuica, quali lametàmancode

la prima. Queſta è la vera,& giuſta proportionedegl'incercolon

nij con lecolonne, & di effe con loro, &uinſiemedegl'inalzamenti,

è perdi



PRI:M0 93

è perdimenti che li vogliamochiamare. Ma perche tutti gli edifi

tij, Palazzi,& Tempijdebbono eſſere didentro in tutte le ſuepar

ti; & luoghiproportionati,& ornati, cõforme all'aſpetto,cioèfac

ciata d'elli Tempij ouero Palazzi,& ad eſſempio loro tutte le fa.

briche pouercò riccheche habbino da effere, hanno d'eſſererego

late ( imperoche non ſtarebbe bene che vno edificio di fuori folle

ornato , & di dentro rozzo , ouer di fuori di vn'ordine, & di dentro

di vn'altro , onde veniſſero à diſunirſi le proportioni de membri,

intcrualli , portici, & feneſtrati ; perd à dichiaratione li ha da fa

pere che gl'antichi Greci ordinarono ſette aſpetti principali i qua

In nominarono dalla richezza, & pouerta dellecolonne accioche ſe

condola proportione loro, fi edificalle il rimanente. Il primo chia

morono (comeſcriue Vitruuio) ante, che uvol dire faccia in pilaſtri,

doue li fanno le pilaſtrette negl'angoli; che ancora ſi chiama dal

ſuonomeante,&i contraforti quadrati, enel mezzo due colonne,

che ſportano in fuori;ſopra le quali è il fronteſpitio ,ilſecondo chia

marono proſtilo, cioe faccia in colonne. Perche auanti i pilaſtri che

fono in prima ſopra le cantonate ,.tiene le colonne,che leguono l'

ordine di quello dimezzo, & hà il frontiſpitio fimile al primo: e

queſto alperto e la prunagiunta che al fimplice gia detto ſi aggiun

ge,intendendoli folamentenella faccia . Il terzo aſpetto chiamaro- ;

rio Ampfiproſtılo,perche aggionge al ſecodo anco la parte di die

tro fimilmentecó lecolone, & frontiſpicio, & ſi può dir due teſte , ò

amendue fronti in colonne . Il quarto fu detto Periptepros, cioe

d'intorno à lato , & cinto di colonne, & hàdi dietro, & dinanzi ſei

colonne,& da i lati vndici,ponendoui quelli che ſono ſopra le can

tonate,& ſono in modo collocate, che gli fpatij che ſono tra l'una

colonna & l'altra lia d'iniorno de pareti á gl'ultimi ordini delle co

lonne, & fi poſſa paſſeggiar d'intorno. Il quinto aſpetto dimandaro

no pſendodipteros cioe finto aſpetto di due ordini, & fi fà in modo

chenella frote ,& di dietro liano otto colóne,& ne i lati quindeci có

le angolari : Mà le parti della cella ſono dalle teſte al dirimpetro di

quatito colonne, li che lo ſpatio cheè dalle pareti d'intorno à gl

eftremiordini delle colonne, e didue intercolonnij ,& della grollez

za da ballo di una colonna , Il ſeſto aſpetto chiamarono pipteros,

& hà due ordini di colonne attorno, facendo come un porrico dop

pio, & hà di dietro,& dinanzi otto colonne , mà da i lati d'intorno

al tempio hà due ordini di colonne come hò detto . L'vltimo

aſpetto che nomaronohipetros , cioè ſotto l'aere è diſcoperto

ha diece colonne per ceſta ; nel reſto è ſimile al dipteros,ma nella

dalle
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parte di dentro hà doppio ordine dicolonne in altezza rimote

dalle pareti al circuito , come il portico del chioſtri che ſi chiama

no Periſtilij, Et la parte di mezzo èalla ſcoperta ſenza tetto , & di

nanzi , & di dietro hà le entrate delle porte. Ec queſte ſono le vie

per lequali gli antichi Architetti Greci, con Hermogene, Meneſto ,

& gli altri trouarono,& inteſero le conſonanze proportionate, per

le rare parti de i membri nelcorpo humano verlo il tutto del cor

& ancora ftà di loro, ſenza lequali non è poſſibile fare coſa che

vaglia.E però hauendociaſcuno di noi, apprelfo il modello ditutte

le luc ragioni ; non perdiamo tempoin conoſcere noi ſteſſi. Percio

che qnanto più conoſciamo per le ragioni corporali queſte coſe cor

poreetantopiù proporcionatamnente diſpenſiamo ,& per gli doni

diuini conceſſici , ci potiamo fare degni di aſcendere alla fuperna

gloria , viuendo co'l mezzo delle buone-opere, & del cimore d'Id

co'l nome delquale faccio fine à quelte proportioni.

po ,

dio ,

Comeancora le miſure, de Nani, Tempý, edifici , de L'altre coſe ſono

tratte dal corpohumano. Cap. XXVII .

O

Lire di ciò dal corpo humano opera perfetta , Iddio è tratta

quella miſura con laquale minuramente, ogni cola fi miſura

addimandata braccio , con grandiſſima ragione poiche è trat

ta dal braccio dell'huomo , & il ſuo terzo è tratto dal palmo;perche

tre palmi fanno un braccio , & l'huomo ancora è tre braccia lon

go , è tre largo.Vn'altra ſorte di braccio ancora fi è trouato nelcor

po humano ilquale adoprano i miſuratori di Terre , & dimandali

piede , & anco pallo , tratto dal piede humano, & dal paſſo. Fù

ritrouato per il terreno accioche non foſſe bilogno- chinarli per

inilurarlo, & fù diuiſo in dodici parti, perche feidita groſſe fanno

vn piede , & due piedi fanno vn pallo ,& vn pallo fà dodici dita

cioè dodici onze : Et coli il braccio fù trouato per miſurare alto ,

& il piedeper miſurare al ballo . Eli come il paſſo, ſi parte come

ho detto in dodeci coſi anco il braccio fi diuide in dodici dita, oue

ro oncie ; lequali poi ancora ſi partono per terzo, & per metà , &

più è meno ſecondo che occorre. Oltre di cio traſero gli antichis

il palinoco'l qualemiſurauali il tutto daquellodell'huomo,& cra

di tre palmi da quatro dita l'uno , che vengono à fare dodici dita .

Apprello perche, quatro palmi, fanno nell'huomo ( come dice Vi:

truuio ) vn piede ; fecero i piedi altretanti palmi. Si che ſedeci dita

veniuano a fare quattro palmi , cioè il cubito , è lo fecero eſſere in

propor
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proportione ſeſquialtera al piede , cioè lei palmi , ouero venti

quatro dira, & ciaſcuno delle dita partirono in quatro minuti . Da

la teſta, che è vna ottaua parte delcorpo , trallero poi il miglio di

otro ſtadij ; co’quali tutto il mondo ſimiſura con le diſtáze tra noi

è ciaſcheduna ſtella , & lor grandezze. Ciaſcuno ſtadio era cento è

vinticinque paſſi, & ogni pallo cinque piedi , fi che il miglio veniua

ad eſſere dimille paſlī, cinque mille piedi, ventimille palini,ottanta

mille dita,& trecentouenti mille minuti, & dodici volte cento mille

ſecondi, & ottanta.milla . Di più le Naui, Barche, Galere, & fimili

fono ad eſſempio dell'Arca di Noe, tearte dal corpohumano. Im

peroche ſi legge ch'Iddio medeſimo inſegnò a Noe fabricare l'Ar

ca, come quello che haueua fabricato tutta la machina del Mon

do ſapientiffimamente,& tutta la perfection d'ello l'hauea raccolta

con più alto modo nell'huomo, onde l'uno èdetto mondo grande,

& l'altro mondopicciolo. E percio quelli che miſurarono queſto

picciolomondo, partirono il corpo per ſei piedi, & il piedi perdie

ce gradi, & i gradiper cinque minuti, che fecero la ſomma di ſel

ſanta gradı , & trecento minuti, a i quali paragonarono, tanti altri

Cubiti geometrici, de quali fù deſcritta l'Arca daMoiſe.Percioche,

fi comeilcorpo humano; é in longhezza di trecento minuti, in.lar

ghezza di cinquanta , & in altezza ditrenta ; coli parimente l'Arcá

fù dilonghezza,di trecento Cubiti, cinquanta di larghezza, & tréta

d'altezza.Con queſta regoladapoi frabricarono i Greci la ſuperba

Naue Argo ; & tanto andò auanti l'uſo loro , che non contenti

della loro proportione , volfero anco - accennar l'inuentione facen

dole di rilievo,congrandiſfime teſte d'huomini,& maſcaroni, che

rappreſentauano la ortaua parte della longhezza loro ; & nel fine

con diuerfi auuolgimenti di code,& vltimeparti di piedi che dino

tano iui eſſere il fine del corpo del Maſcarone , ouero teſta d’huo

mo;&dà i lati con grádiflimi braccia adornate con diuerfi intagli.

Ilqual vſo s’andò anco ampliando, fi che fabricauan i Naui in for

ma di Animali, purſecondo le dette ragioni, con teſte di Leoni , di

Aquile,&con altri ſtrani auuolgimenti ,& bizzarrie . Lequali chi

brama di ſapere,legga l'iſtorie de' Greci, de gl’Egittij, & de Roma

ni; che trouarà quanto fotłe in cio la grandezzaloro, leggendo de

la nauedorara di Cleopatia -co’timonid'Argento ; & di quella di

C. Caligula fatta d'Auorio ; & Oro,con l'antenne di Auorio mede

fimamente lauorare d'oro, con le vele di ſeta ,& Oro tellute, & pari

méticonle corde, & tutte l'altre coſe appartenēti;che laſcio p venie

re ái Tépij, tolti anch'eglino dalla formadell'huomo. Impoche pria

dalla
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dalla forma rotonda , & circolare de l'huomo,le n'è cauato il modo

di far i çempij condinella pianta, &ancora ſecondo il ſuo diametro

leuargli in alto ,della qual maniera è la Rotonda in Roma diman

data il pantheon fondata da Marco Agrippa,che di dentro è parti.

ta in mezzo al loco del diametro ouero pettine, li che la volta di qui

in su viene ad ellere un ſemicircolo . Il tempio di Bacco limilmen

te inRoma fu leuato da queſta rotondicà à la maggioraltezza ſua,

che è quella del Tiburio diproportione doppia ,alcircolo ,quero

pianta dieſlo Tiburio . Trouali à Tmoli ſopra il fiume Aniene il

tempio antichiſſimo della Dea Veſte, il quale è fabricato in queſta

forma circolare , & è altretanto alto per di fuori , & didentro alla

pianta circolare , hauendo l'altezza di proportione feſquialtera .

Altri antichi ancora s'imaginarono dalla forma quadrata di edifi

car tempij .Onde li edifico già nel foro Boario il tempio di Giano

di forma quadrata,& molti altri che ſono fuor di Roma;equel mi,

rabile portico quadrato conſtrutto da i Greci di cento colonne, ſo

pra il quale li poggiaua per ſcale , cheerano ne gl'angoli. D'onde

poi i moderniaprendo gli occhi,hannopoſto anch'eglino le mani

in cotal pianta,ouero forma quadrata come ne fa fedePoggioreale

di Napoli. Oltre di ciò dalla proportione feſquialtera la quale fi

troua nel corpo noſtro dalla fontanella al petcignone, & di qui al

petto con ſagacità grandiſſima traffero gl'antichiun altra forma di

tempij,come a puo cauare daltempio de la Pace in Roma, doue li

uedeancora quella grandiſlima colonna di marmo ,& anco dal tem

pio della pieta .E per venir à l'archi,pigliorno alcuni degl'anti

chi le piante del tronco ,cioè di quanto è dalla fontanella al perri

gnone con la ſua profundità che la terza parte giuſta ,& ancora di

tutto queſto ſpàtio ,aggiongendo (in al nalo con la medeſimapro

fondità,comeſi uedeneitempi diTito,diSettimio,di Traiano, di

Conſtantino, & di molti altri che ſono di proportionc ſelquialtera,

& doppia,cioedi larghezza di quattro uolte,dalla proportioneoue

ro figura ſeſquialtera , la quale èancora il ſei. Da la proportione

del piede parimente ne fù cauata la forma d'altri edificij raci,come

fra l'opere antiche ſi può conoſcere dal portod'Oſta.Medelima

mente dallapianta della teſta dell'huomo dal contorno della ma

no che formano due maniere de figure ouate , & anco dalla linea

della fontanella al pettignone. & dal diametro del corpo in mezzo

à quella che formaun'altro ouato, traſſero gl'antichi la forma de i

teatri loro, come ſi puo comprendere nel coliſeo di Tito , nell'Ace

na di Verona,nel Teatro di Pola,in Dalmatia,& nel cortile del çem

pio di
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di Bacco. Ad imitation de quali iModerni,hanno imparato à di

ſegnare i Tempij ouati, corri, & bislonghi; fi come ancora deicite '

colari Pentagoni, ſeffagoni, otrangoni quadrati ,& in croce; come

ſe ne veggono molti dilegnati da Baldaſſacre Petrucci, nel quinto

Libro del Serlio.Màperche non s'è ancor poſto certaregola al fare

de i Tempij in Croce ( inuentione , penſo de Todeſchi, & molto

vlara da Bramante ; come appare per la ſua pianta del Tempiodi

San'to Pietro in Roma, & di quello di Santo Satiro ,inMilano del

ſuodiſcepolo ) queſta forma tengo io , che tani to più hauerà pro

portioncibellezza, quanto più s'auuicinerà alla formadel corpo

humano : ilquale Atando dritto in piedi, rappreſenta l'altezza di

tutto il Tempio parlo del Tiburio ouero Trujna , fin doue li vede

il perpendico de fuoi piedi; dal qual punto depiedi ch'è ilmezzo

della Īruina fin’alla porta grande; ella per laragione del quadra

to , vuole attretanto , cioèvn'alera longhezza d'huomo, come ſe fai

diftendeffe per terra. Er queſta larghezza doue li và, & tornali per

la porta grande,và appunto tanto quáto èlargo il Tiburio , ilquale

di ſopra al principio del luo girarein volta,rappreſenta le clauicole

del corpo humano. E perche queſte ſono due faccie , & le faccie

ſono dieci nel corpo humano, leguita cheil Tempio , ouero Tibu.

rio con la lanterna,è cutto il reſto lin al piano ſia cinquediametri

diello Tiburio, & dieci faccie.Et parimen ei lo ápatio doue ſi -cami

na, dalla porta al perpendicolo del mezzo del Tiburioper la detta

ragione , & leali anch'elle perla ragione della pianta , outro lar

ghezza delTiburio, debbono cflere della medelima larghezza ; li

comeancora il Coro, ouerò reſta delTempio.Ma le ſue longhezze

rappreſentando vn'huomo perfetto cheallarghi le braccia, debho

no ciaſcuna di loro, ellere dal perpendicolo del Tiburio ,ouero cen

tro della pianta fua, fin’alfuo eftremo; di cinque faccie, & due dia

metri, & mezzo del Tiburio ,&andito ; li che giuſtamente à ciaf

cunadi queste, vengà l'altezza del Tiburio, & lalonghezzadell'an

diro in proportione doppia , à riſuonare la conſonanza Diapaſon ,

oomenel corpo humanola longhezza, & larghezza alla loro metà.

Il Coro ouero telta , li comegionta al Tau, à mezzo delquale è lo

fcricco che riſuona il nome de Chriſto ,che rappreſenta l'altare

giudicherei che douelle offere altretanto come cialcuna delle ali.

Imperoche facendo fra di loro vn quadrato perfetto , crede i ſuoi

angola toccarebbero le lor teſte , & il quarto itendendoli alla metà

dell'andito , riſonarebbe fra di loro , cioe ciaſcuno ſpatio trà l'uno

angolo& l'alcro al ſetto dell'andito,in doppia proporcione, la mc .
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defima conſonanza ; li comeello andito há ciaſcun'ala alla ceſta ,

ouero coro; & coli la pianta perfetta in Croce li farebbe . E facen ,

douiſ anditi dalle parui, ellendo loro per appunto la metà del dia

metro di quello dimezzo, rappreſentarebbe vn huomo perfetto in

altezza quali come in profilo comequello di mezzo in faccia ; &

coli riguardando à cutte le leuationi con tali proportioni , non ci è

dubbio che il Tempio non riuſciſſe perfetto in Croce; & mallime,

per eſſempio degli altri membri, alzando il Tempio , cioè le volte

dell'andito per la ſua metà . Imperocho verrebbeà riſuonare an

ch'ello ſecodo il riguardo dell'andito, & altezza del Tiburio in pros:

portione doppia lamedeſimaconſonanza . Si che ſe bene li riguar

dalle ancora à tutto il reſto le coſe anderebbono di pari numero, &

proportione. Ma vengo hormai laſciando queſte coſecon le Ter-:.

me, acquedotti,porti, Torri, ſtroinenti bellici, & fimili, à globe-.

·lilchi quero Guglie , liquali à proportione delcorpo humano, gl.

antichi fecero di ſétte,otro,&noueteſte dimoſtrando però ſempre ,

perle diuerſe proportioni che hà il piedecon la teſta , la ſtrettezza

della cima con la larghezza da ballo, hora per la proportionefel

quialtera hor per ladupla , & ſimili; comeſi vede negl'obeliſchi,

che ſono in Roma,& mallime ne la guglia a Sáto Pietro doueſono ,

ripoſte le ceneri di Çelare.Le piramidi limilméte ſi fecero in diuer .

fi modi, imperoche le quadçágole laterate cauate da perferro, altre ,

ſi faceuano altretanto quáto era lá, fuabale, &alçre più ſecondo le

proportioni oſſeruate daquei fauij maſline dell'Egit to.Gli : Vouoli ;

ancora ,ivaſi diogni ſorte, & gli ſtrométi muſicali,mallime il leuto

con molti membrid'ordinidell'architettura, i giride fogliami, &

loro andamenti , & rabbeſchi, tutti ſono cauati dalla forma circo

lare per molte proportioni lequalihauendo corriſpondenza,& co

gnatione inſieme, forza , e cherendano le coſe belle . Le canne de :

gl’organi altre lis'inalzano più , è meno fecondo il ſuono che han

no dafare, fondato nelle proportioni ſempre tratte dall'elempio

del corpo humano ; nelquale in ogni noſtra operatione debbiamo

riguardare, per renderla ad ello conforme. Lemachinede i ſoldati

nelle battaglie,& guardie,li formano per più ficurezza, &maggior

difeſain quadrati ſelquialteri ; & ſimili-come erano le falangi de

gl'antichi finalmente gli ftilobati', ò piediſtalli; obafamenti di cias

Icuna colonna furono trouati dallaproportione del corpohuma

no,perciocheveramente ſi proportionano ſecondo le altezzesous

ro longhezzedi elle colonne. E perciò alla Colouna, ouero ordino

più ballo diedero il piediſtallo della primia proportione , cioè della

quadrata
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quadrata alla più ſuelta diedero la diagonale, & alcuni la ſeſquiter

cia ; alla terza laſeſquialtera, alla quarta la ſuperbipartiens ;& alla

quinta, la proportionc doppia ; & queſte proportioni fi oſferuano

anco ne gl'archi , pareti , porte , nicchi fineſtre, & fimili ſecondo

gli ordini'nature, & proportioni loro conſiderate da gl'antichi, &

congionte per ordineſecondo la fabrica , & proportione del corpo

humano perfetto, & ben fatto.

Prindi

D'onde naſcono tutte le proportioni. Cap. XXIX.

Itrouarono i Greci ad immitatione dei piú antichi la vera pro

portione venerabile nellaquale non រ

eſtrema bellezza, & leggiadria è la diedero nello ſpecchio triá

gulare a Venere Dea della celeſte bellezza dalla quale tutte le altre

deciuano. Mà noilaſciando lofpecchiola dimoſtraremo'ne la figu

ra triágolare , & nel triangolo iftopleuro,che è va triangolo che ha

due linee uguali; & la terza diſuguale,& di fornia piramidale. Di.

uiderai adunquela linea più picciola di queſto triangolo ch'è la

baſe della piramidein diece parti vguali ; ilche ſi farà con diece li

nee ugualmente diftanti tirate al cono della Piramide; & poi in

queſta linea delle diece faccic pigliarai la larghezza della propor

tione decta diſopra della donna ch in tante parti ſi diuide; & que

(te ſeguitaraiproportionatamente in ciaſcuna delle diece faccie da

uanti, & dapoi in profilo , & in fchena con le braccia inſieme, & coli

tirerai nelle larghezze de i membri à ſuoi contorni , & verranno à

corriſpondere in faccia in profilo, & in ſchiena ſopra vn'altra carta

leuata da quel medelimo. E queſta è la vera proportionefingolare

della bellezza , Mà volendo fare vn'altra proportione più corta ti

Terai un'altra linea come quella delle diece faccie più verlo'à l'oc

chio, fi che venga ad eſſere alta dalla linea lateralea quella da bal

ſo con la miſura delle diece parti tirata in noue; & nelle linee delle

faccie tirate à l'occhio che ſono diece nella linea del nouc; & à cial

cuna delle diece tirerai la larghezzade i membriaquella vgualità

della prima che cofiverrà più corta , & groffa èciò farai in faccia,

in profilo, & in Ichenaſopra vn'altra carta leua ta fuori da queſtá.

v olendone anco fate vnadiotro, o di lette terrai la inedeſima via

con la medeſima larghezza della principale . Anci con Piſtella Te

golapotrai tirare dinoue, & mezza edi otto,& mezza, ſecondo che

ti parrà . Se vorraifare vna feminalonga vndici faccie , & dodeci ,

tirarai da l’oc hio lä linea più alta latcrale,&quella daballo piùin
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fuori s'intanto chela linea delle diece faccie li tiri da l'occhio le

dette linee girate alle ledette parti che li eſtendono più in fuori

di ella linea principale ; & di vna delle diece ne farai vodici, & do :

deci; tirando le lue lineedritcamente in pied e,& ponendoui le ſue

larghezze che riuſciranno femine legiadviſlime,& ſuelte figure

Coli facendo malchi çicerai medeſimamente la ſudetta figura della

huomo di diece faccie nella linea principale , che da queſta deriua

no tutte le proportioni; & quella di Hercole, ancora che da Michel

Angelo mirabilmente fù eſpreffa, & fa l che le figure quanrunque

picciole in diſegno nondimeno paidno grandi a glocchi di chiun-

que le guarda. Coſì che indubitatamente riuſcirà al pittore , tut-

fauolta ch'auuertiſca di far i corpilarghi rilevati nelle ſpalle , &

fianchi, con le braccia le mani e le coſcie langhe , & con la teſta

piedi piccioli ; 6 come vedeli negl'Hercoli poſti nel palazzo di.cam .

po diFiore inRoina fatridagl'antichi, iquali ſenza du-bią perfeç

camente doveliano intendere queſta ſegreto,poiche coli eccellente

mente eſprimeuano tuttele proportioni,Oltredi quello è d'aquera

tire che ne la detta linea delle diece parsi , ſi può fare la femina di

vndeci,& dodeci faccio, & anco it maſchio in modo che'lpicde in

profilo di Hercole longo hà -da ellere nella parte duodecima del

maſchio. I fanciullimedeſimamentediquatrocinque, & lei ceſte

11. poſſono fare nella linea perpendiculare,come ſi è detto: facendo

le loro diuerfe proportioni, è coſi tutte le forme [proportionate de

i corpi, & anco il cauallo diſegnato nella medeſima linea in faccia,

è in fianco, & in ſchene, & di Locro li poſſono fare ; tirando le loro

proportioni più in dentro con le larghezzede imembri ſegnati ne

la prima linea , E prima volendo fare vn cauallo ſuelto ,& foello , fu

hàda tirare nella linea piùin fuori. I che lidar ger far ſempre in:

un'alera carta, laſciando il triangolo perfetto conlefue linee ..Coq

la medeſima regola.fi hà daprocedere nelle colonne,cioè ponendo

nella linea principale la colonnacompoſita-dı-vodeci diametri da

ballo , tirando que pungi medelimamente all'occhio , & di quelle:

: vndeci dalla linca alta alla baſſa ediagonalefacédone unadi.diece.

&queſta è la Corinthia ſegnata con la larghezza della compolita ..

Mane la lonica le farà di noue,ne la Dorica diotto , & nella Toſcana

di ſette, ò più o meno fecodo che più cóuerra al giudicio di quello

chehauera de operare.Or chi voleſſe intédere leminute parti
delle

apportioni, & traſportationilue dal’un corpo all'algo,veggalę ope

dilegnare dijmano diLeonardovincedi Biamase diVincézo.Fop.2

nedeBernardo Zenale; & diquelle cheſono poſteinftanp4 vegg: le

1100 opere
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opere diAlberto Durcro,de' Hiſibil Peum , &d'altri. Ne le mie an

cora ſi vederà che ho ſeguito almeno ſe non fatto , queſte propor

tioni ritirate ſecondo la regola delle diuerſe proportioni che háno

ſempre hauuto gl'ottimi, & illuſtrı pittori , i quali lono ſtato lume,

& fplendore del tempo noftro ; & hanno conteguito l'Eccellenza

delle proportioni deiſerce gouernatori del mondo; trà quali ſenza

eccettione il primo è il Bonarotto. Er doppo lui il pregio di formar

i corpi Venerei, cioè con la proportione di Venere fù dato al gran

pittore Raphaello Sancio d'Vrbino ; de'Solari, a Leonardo Vinci

Fiorentino;de' Marciali à Polidoro Caldara da Carauagio,de' Mer

curiali ad Andrea Mantegna Mantoano;de’Lunari à Tiuano Vecel

lio da Cadoro ; & vltimamente de' Giouiali , à Gaudentio Ferraro

da Valdugia Milaneſe.

Della forza della proportione , e come per leiſi poſſono iwtrodurre le

aebste grandezze ne'coloßı. Cap. XXX .

Erchenon può eſſere giamai che le figure à gl'occhi noſtri coſi

grandi , come ſono eſſendo elle proportionate , & venendo i

raggi delle proportioni al Cono dellaPiramide che è l'occhio

& quiui interponendoſi la linea della facciate , laquale è à guiſa di

fpecchio, fi che l'occhio non potrà mai vedere per queſta Piramide

la figura tanto longa come è ; tanto più che l'occhio vede à pena il

ponto, è nulla cheſi ſia , ſpargendo i ſuoi raggi à ritrouare le parti

delle figure , lequali quanto più lontano ſi dilatano,tanto più per

dono le proportioni; perciò s'è ritrouara la via ch'elle G conoſca

no per le loro proportionimiſurate in effetto, non che quella li pol

ſano giuſtamente vedere. Et perche queſte proportioni furono coli

ordinate dal gran pittore Ottimo, & Malimo, Tucceſſero poi molti

Heroi ,come furcno appreſlo i Babilonij Nebrot, Belo, & Simiramis

apreſſo lı Egittij , Amali,& Seloftre.& molti aprelloGreci ,& Romái,

iqualı háno voluto trasferire aſtahumana proportione in maggior

grádezza come ſono i colofli alti à guiſa di torri, ne'quali douedoſi

Tolleuare gl'occhi noſtri à táta altezza le reſte parerebbono picciole

riſpetto à i piedi , come ſi dirà nel teſto libro. Adunque per ſapere

le altezze, & proportioni loro li farà ſopra la carta vn quadro retto

con due diametri incroccichiati onde riuſciranno quatro quadriv

guali , & in vno di que' quadri li metrera vn cubo , & fopra quello

le ne acreſceranno noue che feranno diece in curto. Et queſta ſerà

l'altezza della figura humana. Poi ne la baſe del primo Cubo nel
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diametro come è,li Ggnerà vna parte delle diece parti lequali tutte ,

lichiameranno figura ſquadrata . Et queſta figura deſcritta ſia per

regola dei coloſli che li vogliono fare . Siche poſto il calo che ſi

volelle fare un coloilo,alto diece altre parti aggiungerai ſopra la già

{quadrata figura, altre diece parti. Et perche la figura nel diametro

è vna parte di diece, & altrotanto la bale che è ſopra lui ; ſerà di ne

cellità che ſe gli pongano apprello altre diece parti , & altre diece

ſopra quelle . Poi perche in fondo; il quadro ſerà compito le non

mezzo reſterà mezza figura per cui finire sè gli aggiungeranno

altretante parti , come le dette; che queſto colotlo riuſcira alto otto

parti della figura tendo il doppio in altezza. Et per verificare quan

to ho detto, volendo duplicare, il cubo ouer dado ; ſe metterai vn

dado ſopra l'altro di neceſſità ſerà che nel detto quadro le gli ne

põgano alırı ſei che ſiano à due à due, che végano a fare la duplica

tione del cubo, & verranno poi ad effere otto dadi
per duplicare il

primo . Etquiuicon tali ordini , & proportio
ni

, ſi come dirò poi

ancora , coſi nelcircolo, come nel quadro, li poſſono creſcere, &

multiplic
are tutti i Corpi geometric

i
regolari , & irregolari. Ora

per cognition
e
delle altezze, & grollezze particolar

ı
di tali colofli, li

ha da fapere che ſi piglia la figura ſquadrata ſopra detta alta diece

parti , ò faccie, & di diametro vno,& queſto diametro fi pone nel

circolo geoinetric
o
, intorno alquale ſi fà yn quadro perfetto che

troua le quatro rotondità diametral
i
del circolo, & del quadro. E

volendo duplicare il diametro ſi tirara la linea diagonale , da l'un

angolo retto à l'altro , & ſecondo quella linea diagonale che parte

il quadro per mezzo, li fanno qnatro parti perfette d'un quadro ret

to , & poi in ello quadro ſi forma vn Circolo che tocchi le ſue qua

tro parti diametrali; & queſto ſerà la duplicatione dell'altro circo

lo, & quadro ; onde s’inalza queſto diametro diece parti,come èla

figura ſquadrata, laquale facendola ancora alla prima figura, reſta

lametà di queſta in larghezza , & in altezza . Se vorrai anco fare

quatrovolte più della prima figura, tirerai la linea Diagonale à que

ſto ſecondo quadro tirandola nel terzoquadro al giulto , & facen

dogli il circolo , coſi di mano in mano farai i cololi che vorrai con

quelte regole, auuertendo che la duplicatione del diametro fopra

detto èquella che importa il tutto , creſcendola dipoi nella figura

{quadrata. Coli con queſta potrai fare tutti i diametri che ti piace

rano, & potrai ancora per tal regola trouare quante figure natu

rali vadano ne i colofli,ma la più praticata e queſta per effempio

il gran Colofo di Nerone era alto cento diece piedi, & lei piedi fan

no
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no un huomo, adunque il coloſſo veniua ad eſſere alto diciotto

huomini , & due piedi che fanno il terzo d'un' huomo. E parlan

do hora delle diciotto figure riſeruando i due piedi ad altro luogo ,

ſe ſi piglia la detta figura ſquadrata alta diece faccie co'l ſuo dia

metroin fondo che é vnaparte delle diece , la quale è la figura hu

mana , per far il coloſſo altodi diciotto figure in fondo del quadro

nella bale ſaranno diciotto figure co'ſuoidiametri,& cofi li dira

diciotto via diciotto, fanno trecento, & ventiquatro , & tanti ſaran

no i diametri . In fondo di quella poi pigliando le dette diciotto fi

gure dritte l'una ſopra l'altra, & moltiplicandole in trecéto , & ven

tiquatro diametri per le diciotto figureveranno a fare cinquemille

ottocento,& trentadue, che lonotante figure che entrano in fare

detto coloſſo . Mà quanto à i due piedi che fanno vn terzo della fi

gura humana,compartirai queſta quantità in diciotto parti , perche

tante figure entrano in altezza nel coloſto ,& di ciaſcuna delle di

ciotto parti ne creſceraivna ſopra à ciaſcuna figura compartendo

in dieci vna partedelle diciotto peralzar le diecefaccie della figura

humana, &cofi creſcendo come di ſopra diſli, per

mulciplicarai detto coloſſo di cento è dieci piedi. Et queſtaregola

terrai ancoper trouarla proportion naturale nel gran coloflo d'o

ro che fece fareNabucdonoſor di cubiti ſellanta in altezza, & di ſei

in larghezza. Perche facendo quatro cubiti vn ' huomo egli veniua

ad effere alto quindici huoinini ; & multiplicando per il quindici

nella bareveniuano ad eſſere ducento vin ticinque diameti,cheven

gonoadeſſere tante figure ;&dapoi per il quindici in altezzamul

tiplicando i derti diametrivengono a far in tutto tre milla trecento

ſettanta cinquefigure. Ma in tomma ſi vuole hautre grandiſſima

auuertenza nel fargli, & proportionargli giuſto ſecondo che ſi è

trattato . Et farai ſempre che l'occhio , ò ferro che ſi ſia , co' i fili

attaccati ad ello vada porgendo nella facciata quello che nella pra

cica ſi dira delcoloſſo proportionato ſecondo la viſta.

ciaſcuna parte
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DEL SITO , POSITIONE,

DECORO , MOTO , FVRIA ,

& gratia delle figure.

Di Gio. PaoloLomazzo, Milaneſe Pittore.

Della forza , & efficacia de i moti. Cap. I.

On u'è dubbio alcuno, che tutti que' moti che nelle

figure li veggono ſimili a i moti naturali , non hab

biano grandilima gratia , & per il contrario quelli

che dalnaturale s'allontananonon ſiano affatto pri

ui d'ogni gratia ; fi come diſcordanti in certo modo

dalla natura àguiſa di corde cra di loro in un'inſtro

mento diſſonanti. Et non ſolamente queſti mori coſi viuamente

dal naturale eſpreſſi in vna figura apportano gratia ; ma fanno

anco il medeſimo effetto che ſogliono fareinaturali. Perciò che ,

fi come naturalmente vno che rida ; ò pianga,ò faccia altro effetto,

muque per il più gl’altri che lo veggono al medeſimo affetto d'alle

grezza o di dolore onde diceua colui, fi vis me flere dolendum eft

primuni ipfi tibi , tunc tua me infortunia ledent ; coli & non altri

menti una pittura rappreſentata come dianci diceua con moti al

naturale ritratti farà ſenza dubbio ridere , con chi ride , penſare

con chi penſa,ramaricarſi, con chi piange,rallegrarſi, & gioire con

chi s’allegra ; & olire di ciò marauigliarli con chi ſi marauiglia,de

ſiderare vnabella giouane per moglie vedendone vna ignuda,com

patire con chi s'afHigga', & anco in pigliar di mangiare vedendo

chi mangi di pretioli, & delicati cibi, cader di ſono vedendo chi dol

cemente dorina,commouerfi ne l’animo , & quali entrar in furore

con quelli che la veggono combattere animolamente in battaglia,

eſpreſſi co ' i propri, & conuenienti moti , muouerſi à ſdegno , & á

ſtomaco di quelli dacui veggono fare coſa lorda , & diſonefta ; &

ſimili altri effecti infinici. Iquali veramente non ſono di minor me

rauiglia,
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rauiglia ,& ſtupore al mondo , che ſi ſiano quelle marauiglic de

gl'antichi muſici che fuonádo aſua voglia ſoleuano incitargl'huo

mini à furore, & à sdegno , incitare à gl’amori, all'armi ,all'hono

ratejipreſe , & à cotali altri affetti; ò quelle altre maraviglioſe , &

ſtupende operede'i moti Matematici ,che ſi raccontano di quelli

veramente lauij antichi, di far muouere le figure da le ſtelle co

me quelle di Dedalo,lequali ſecondo che narra Omero vennero da

loromedefine alla battaglia;ò come i Tripodidi Volcano de'quali

fà métione Ariftotele, ò le ſtatue dorate di feruitori , che nel conui.

uio d'Iarba Gimnolofiſta da ſe ſteſſe ſi muoueuano , & ſeruiuano

i conuitati alla tauola , ò quelle antichiſſime di Mercurio , che in

Egitto parlauano , & finalmente molte altre ſimili merauiglie ;

dellequalı à tempi noſtri ancora ne hà fatto Leonardo Vinci , il

quale ſecondo che mi ha raccontato il SignorFranceſco Melzo fuo

diſcepolo grandiſſimominiatore,ſoleua fare di certa materia vcelli

che per l'aria volauano ; & vna volta dinanzi aFranceſco priino Rè

di Francia , fece caminare da ſua ipoſta in vna ſala vn Leone fat

to con mirabile artificio , & dopoi fermare apprendoſi il pet

to cuxo ripieno di gigli , & diuerſi fiori . Il che fù di tanta me

rauiglia á quel Rè, & à tutti i circonſtanti, cheben poterono poi

credere che volaſſe la columba di legno d'Archita Tarentno ,

che vn Diomede di bronzo, come riferritle Calliodoro fonaffe vna

tromba , & vn ' ſerpente del medeſimometallo , foſſe vdito Gibila

re ; che alcuni vcelli cantaſſero , & ancora la teſta di bronzo di

Alberto Magno parlaffe àSan Thomaſo d'Aquino che perciò la

ruppe credendoli che foſſe vn Diauolo , eſſendo però fattura, &

opera matematica comeſi confeſſa . Màper ripigliare il ragiona

mento tralaſciato dico che eſſendo queſti moti , coſi poſſenti in co

mouere gl’animi quando ſono eſpreſſi in guiſa che paiano naturali

per conſeguire queſta facultà tanto eccellente,& importáte Gi hà da

imitare principalméte, & ſopra tutti Leonardo delqual ſi racota che

non faceua moto in figura,che prima non lo volelle co'l ſuo ſtudio

accompagnato vedere vn' tratto nel viuo,non per altro che per ca

uarne vna certa viuacità naturale , con laqualdoppo aggiongen

doui l'arre faceua veder gl’huomini dipinti meglioche i viui. Rac

contali da huomini di queltépo , ſuoi domeſtici , che volendo egli

vna volta fare vn quadro di alcuni contadini che haueſſero à ridere

(tutto che non lo facelle poi ma ſolamente lo diſegnalle)ſcelle certi

huomini quali giudicò a luo propofito, & hauendoli gli fatti fami

liari, co'l mezzo d'alcuni ſuoi amicigli fece yn conuito , & egli le

dendogli
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dendogli appreffo, li poſe à raccontare le più pazze, & ridicole coſe

delmondo,in modo che egli fece quantunque non ſapeiſero diche

ridere alla Imaſcellata. D'onde egli oſſeruando diligentiſſimamen .

te tutti i loro geſti con que' detu ridicoli , che faceuano imprelle ne

la mente , & poi doppo che furono partiti , ſi ritirò in Camera , & : .

iui perfettamente gli diſegnò in tal modo che nó moueuano meno

elli à riſo i riguardăti
, che li hauellero mollo loro le nouelle di Leo

nardo nel cóuito.Dicono ancora ch'egli li dilettaua molto di andar

à vedere i geſti de condánati;quando erano códotti alſupplicio per

notar quelli incarnamenti di ciglia , & quei moti d'occhi; & della

vita . Ad imitation delquale ſtimerei coſa eſpedientiſſima che'l pit

tore li dilettaſſe di vedere far alle pugna d'olleruare gl’occhi de cor

tellatori , gli sforzi de lotratori, i geſti de gl'iſtrioni, ivezzi, & le lu

ſinghe delle femine dimondo , per farſi inftrutto di tutri i parucu

lari. Imperoche queſto lonu gliſpiritianzi l'anima iſtella della pit

tura.Però non manchi alcuno d'attendere à queſte cure, per tenerſi

ſuegliato il ceruello; che qualunq; non u'attédeſenza dubbio , nella

inuétione è freddo , &morto , & ſtenta diece anni à farvn'atto d'una

figura che all'ultimo non valniente . Onde vediamoche per nó in

correre in coſi notabil diffetto, cutti i grandi inuentori per il più ſo

no ſtati ſottilillimi inueſtigatori de gl'effetti naturali co'l difettarſi

come hò detto di vedergli (pello , & continuamente ſtare occupati

in quelta pratica co'l ſoprapenſarui, & ſtudiarui. Dalche ſe ne viene

l'huomo ad acquiſtar poivnapratica coli fatta che ſe ne vale come

d'un'altra natura rappreſentando viuamente tutti gl’atti, & moti

che gli tornano à propoſito ; come appunto acquiſtò il noſtro Ce

fare Seſto , ſe rimiriaino i ſuoi diſegni veramente miracoloſi, nei

quali le attitudini fi veggono tanto proprie, & accommodate al ſo

gietto, che nulla più Però era molto caro, & tenuto in gran pregio

da Raffaello d'Vrbino , con cui li raccóra anco che era ſolito (pelle

volte motteggiando dire , che gran coſa gli parea che eſſendo loro

coli ſtretti amici, come erano, nell'arte della pittura però non ſi ha

uellero puc'vn’minimo riſpetto ; parole veramente da virtuoſi ;

poiche coli dolcemeute garegiauano inſieme con quella dolce em u

ſatione ; che ſe ſi ritrouaile ancora á tempi noſtri ne farebbe beato

il mondo . Mà per noſtra dilauentura è fuccella in fuo loco vna

crudele inuidia che ci rode , & traffige il cuore dell'eccellenza , &

valore altrui , & fa buclare , & inlolentemente ichernire l'ignoran

za , & l'inetti ad'altri.

Della
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Cap. 11.

1

Della meceßità del Moro .

N queſto locoragione è che ſi tratti ſubſequentemëre d'eſſo moto ,

cioè con qual arte il pittore habbia da dar il moto alla figura con

uenientemente ; cioè ſecondo la natura della
proportione

della

forma, & della materia ; perche come hò detto , in queſto appunto

conſiſte lo ſpirito , & la vita dell'arte ; onde i pittori lo ſogliono di

mandare hora furia , hora gratia , & hora eccellenza dell'arte ; &

non ſenza ragione; poichequeſta parte e la più difficile à conſegui

re che ſia in tutta l'arte ; & anco la più importante, & più neceſſarià

da laperli. Percioche con queſta i pittori fanno conoſcere differenti

i morti da i viui ; i fieri dagl’humili,i pazzi da i ſauij i meſti da gli

allegri , & in fomma tutte le paſſioni, & geſti che puómoſtrare ,&

fare un corpo humano trà le diſtinti, che ſi dimandano con queſto

nome di moto , non per altro che per vnacerta eſpreſſione, & di

moſtratione eſtrinſeca nelcorpo di quelle coſe che patiſce interna

mente l'animo , Che non meno per queſta via ſi conoſcono i moti

interni delle genti che per le parole anzi più , per operarſiqueſto

dal proprio corpo,ilquale ne più ne meno opera di quello che gli

viene ordinato dall'anima rationale riuolta ò da , bene , ò da ma.

le ſecondo l'apprenlioni . Et quindi è che i pittori che queſte coſe

intendono béche rari , fanno che nelle ſue picture li veggono quelle

marauigliole opere della natura ſecrete, moſſe da quella Virtù mo

thua che di continuo ſtando nel cuore naſcoſta, fi dimoſtra eſterior

mence nel corpo,& manda fuori i ſuoi ramolcelli per li mébri eſte

riori , che perciò , ſecondo quelli ſi muouono . Quindi naſcono

quelle merauiglie grandiflime de gl'efferri, & dimoitrationi delle

figure che coli fra di loro ſi veggono diuerli, come ſono differéti le

pallioni de loro animi;dellequali in queſto libro alquanto ne farà

trattato . Ora la cognitione di queſto moto , è quella come dilli

poco ſopra , che nell'arte è ri putara tanto difficile , & ſtimata co

me un dono diuino . Imperoche per queſta parte peculiarmentela

pictura ſi paragona alla poelia. Che lì come al Poeta fà di meitie

fo ch’inlieme con l'eccellenza dell'ingegno habbia certo deliderio

& vna inclinatione di volontà onde ſia mollo à poetare , ilche chia

mauano gl antichi furor d'Apollo , & delle mule ; coli ancora al

Pittore conuiene, che con le altre parti che li gli ricercano habbi

cognitione , & forza d'eſprimere i mori principali quaſi come in

generata ſeco, & accreſciuta con lui lino dalle falcie : altrimenti e

difficile anziimpoſibile cola à poſſedere perfettamente queſt'arte

!

Si
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Si come per eſperienza ſtuede. Che ſonoſi trouati canti eccellenti

Pittori ; li come ſe ne trouano ancora chenel depingere fono ſtati

da cucri cenuci in grandiflmo pregio, ſi come quelli che rappreſer

tamano le figure vaghe di colori ; & bene intele per le membra , &

legature d'anatomia beniſſimo proportionate, & con diligenza ale

kumate di buon chiaro , & ſcuro a. Mà perche, con cuita la cu

& patienza vſata non hanno mai potuto acquiſtas felicemen

te quella facolta , hanno laſciato le opere loro forcopoſte alla

cenſurade' poſteri ſolamente per le attitudini, & i geſti delle figure

mal'eſpreſſe,perhauerle cauate dalle inuentioni alcrui,cioè di colo

ro che ſolinacquerocon queſta gratia , accompagnate poi fecondo

che eſſi frà ſe ſono imaginati chedebbiano ſtare; fi imaginanonelle

figure, i geſti,& moti; iquali leuati fuori di quellopropolito , & effet

to che fanno non ſi pollono approuare per buoni; non hauendo

la corriſpondenza loro per le circonſtanze. Ec però queſti mal all

uenturatı diligenti , & per altro valenti nella pittura , per quanto

imitar poſſono geſti, &acti d'altri inuentori,non poſſono però mai

fare che alcuna loro iſtoria rief ca ben concertata per eſtere ſolo

opera di quelli che di ſubito la fanno naſcere fcorti, & foſpinti da

yna pura intelligenza ,&furia naturale . Egliè ben vero che quelli

ancora che hanno l'inuentione , per il più non potlonodall'altra

parte hauere la patienza dell'operare comegl'altri. Icheper altro

non aduiene che per le continue inuécioni,& capricci che gl’allal

gono , per ilcheappenahauerannodelineato un corpo,& formata

un'geſto che gli ne naſcono nella fantaſia altri infiniti d'akra forte

fi che non poflonoper l'eſtremo dilero che ſentonodel’inuentio

mehauer pacienza di finire alcuna opera cominciara.Mda valentin,

& eccellenti pittori non tanto aiutari dalla natura quanto conlom

mati nell'arte , cercanu dielegere il miglior geſto per qualunque

cfferco raffrenando la furra ſoprabundante naturale con la ragione:

celiberata c'hanno nell'idea, & con quello finiſcono la figura.con:

diletto,& piacere ; facendo ſemprein qualunque membro vedere

non fo che di fuciaconforme al inoto principale. Et perciò eglino

Folzvengono a Hortencee la palmainqueſta profeffione, ilchenon

è concello d gi'infuriari per l'impacienza-loro, ne di que'primi-dili

genti per non hauere cognitionedello moto ,& non potere ope

rando elprimerlo ,& dimoſtrarlo come fare conquattro tratti il

furiolo naturale , per ilche gli reſta inferiore,fi come , & l'uno, &

Paltro cedono di gran lunga all'inuentore che con ragione aco:

compagna il dono della natura , con do ſtudio dell'arre . lo.poc
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to però oppenione che ſia poſſibile benche non già con quel -

la vehemenza , furia , & facilicà naturale acquiſtare queſta fa

coltà di tanta importanza , & necellicà , ſenza laquale lc pitture

non ſi poſſono dire ne viue ne morte , con la forza dello ſtu .

dio del moto, & de gl'altri generi,e con la cognitione della ra

gione, & cauſa d'ond'egli naſce. Percioche di qui ſi viene à ca

uare vna certa intelligenza naſcoſta molto facile laquale metten

do poi in opera con parienza , aggiontoui la cognitione de gl'altri

generi,nó è dubbio alcuno che non poſſa fare giuditiofo inuétore

colui che non ne haueuaneda natura inclinatione ne facilita; dico

inuentor tale che reggendoſi lolamente con la ragione , arriuerà a

maggior grado di perfectione che quelli altri nati con la furia , &

moto,ma privi di ſtudio , & patienza. Come per eſſempio s'alcuno

leggera diligentemente, & cöfiderarà di parte à parte l'iſtoria della

pallion di noſtroSignore; ſenza dnbbio ne ritrarrà la vera regola ,

& idea con laquale hauera da rappreſentare i moti, cdi Chriſto,&

de gl’Apoſtoli, ede Giudei, e di chiunq;interuenne à quella crudel

tragedia in tal modo che non meno con la pittura muouerà gl.

animi dei riguardanti, a pierà à lagrime à dolore, & à ſdegno di

quello , che ci ſoglia muouere la lectione d'ella ittoria , & coli ſaprà

figurare nel Giudeo imoti violenti,offenſiui , brutti, ſchernenoli,

agitati, & ſtorti; & in Chriſto curto patiente riſtrerti,& pendenti, ſi

che vengano à farci vedere come in ben terſo ſpecchio quella ſingo

lare humilcà , & patientia có laquale principalmente ci riconciliò il

padreeterno. Tutcauia benche queſte coſe ſi poſſano cauare chiara

mente dalla lettione dell'hiſtorie nondimeno per maggior facilità

fi pofſono dall'eſſempio accidentale ne i viui leuare, & imitare con

felicità grandiſſima, & eſprimere poi con l'arte,& con lo ſtudio far

to in eſla l'arte facendo nell'opera vedere , & 'rilucere il fodo del ſuo

ftudio in eccitare, & muovere gl'affetti di pietà , & di dolore come

in vna pittura della Paſſione, o altri afferti ſecondo che ricerca l'iſto

ria,che'l pictore ſi toglie à rappreſentare. Della via poi, & modo di

dare queſti moti ſecondo la diuerſità delle paſſioni,& de gl'affetti

che in vari répi, & varie occaſioni poſſono muonere gl'animi ( pero

in Dio di moltrarne in queſto libro gl'eſſempi chiari;ancora che ſia

parte,tanto difficile,etche lolantente ſi può cauareda i ripoſti fon

ti della Filologia naturale. Onde ſarebbe operapiù tolto da huomo

conſuminato che da giouane per ilche nólenza qualche rollore io

mi pongo à volerne trattare,maſline noh etlendo mai in certo mo

do ſtata diftricata fino adello da i Pittori , tutto che gli lia di canra

neceſſità,

|
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neceflita ; & biſogno. Mà fe del tutto in queſta parte non mai per il

paſſato come ho detto diſteſamente,& à baſtanza trattata è inſegna:

ta,nó aprirò & Ipianerò à pieno la Itradapromeſſa, almeno non de

verà ellere ſprezzata queſta inia fatica , poiche porgerò almeno lja,

bero campoà ciaſcuno di eſſercitare l'intelletto ſuo facilmente , &

con certo ordine,& regola.Laqual ſarà ſicuriſſima, & molto ſingola,

re, poichecó quella li lono retti táti eccelléti Pıttori, iquali imitádo

l'iſtoria háno inteſa la forma , & dato alle ſue picture i moti cóuenié

ti proportionati,portati,&guidati dalla ragione, accopagnata dal

furore naturale. Trà quali è ſtato de primi, Raffaello d'Vrbino,chc

con ſomma maeſtàdiuinamente formòl'opere ſue, Polidoro le cui

pitture li veggono coſi furioſe, & eccellenti, Andrea Mantegna che

ne fù argutiſlimo, & diligentiſſimo , & Leonardo Vinci , nelle cui

opere non ſi ſcorſe mai alcuno errore , quanto à queſta parte . Deli .

che trà tutte l'altre ſue coſe, ne fà chiariſſima pruoua la maraui

gliola cena di Chriſto , & de'luoi Apoſtoli , che ſi vede dipinta nel

rifettorio di Santa Maria delle gratie in Milano, nellaquale eſprelle

di maniera i moti delle paſſioni de gl’animi di quelli Apoſtoli , ne .

i volti, & in tutto il reſto del corpo ,che ben ſi può dire che il ve-,

ro , non folle punto diuerſo da queſta rappreſentatione ; & che .

quell'opera ſia itata vnadelle marauiglioſe opere di pitturache gia

mai in alcun tempofofle fatta da alcuno pittore per eccellenteche

foile à oglio,delqual modo di dipingere ne fù à quel tempo inuen

tore Giouanni da Brugia. Imperoche in quelli Apoſtoli appartata

mente ſi vede,l'ammiratione,lo ſpauento,la doglia, il ſoſpetto, l'a

more,& fimili paſſioni, & afferti, in che tutti allhora fa trougrono ;

& fipalmente in Giuda il tradimento concetto nell'animo , con un

fembiante di punto ſimile ad vn tradittore . Siche ben dimoſtrò

quanto perfettamente intédelſe, i motiche l'animo ſuol cagionare

ne i corpi de'quali, ſi comedineceſſarijſſima parre al Pittore, quali

in tutto queſto libro ne ſarà trattato. Michel Angelo anch'egli fù

ſtupendiilimo in queſta parte ,& ſi come quegli che la conolceua,

difficiliſliina , vi mile lunghiſſimo, & continouo ſtudio. Per il che

ſi veggono ne le ſue picture i moti più difficili, & fuori delcom

mun vlo eſprelli; ma però tutti tendenti à certa fierezza , & tercia

bilità . Ne è da tralaſciare il gran Titiano,il quale nelle difficoltà di:

queſti mnoti eſſercitandoli mericamente ilnome di principaliſimo

Pittore hà ottenuto ; ſi come fanno fede le fue figure, in ciaſcuna

dellequali riſpléde vna certa motoria forza, che par che inciti cia

{ cuno alla ſua imitatione , onde ben diſſe già alcuno di lui ch'egla

1
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craamato dal mondo & odiato dalla natura , per dare moti a' San

ti , & ad Angeli conuenienti, ( benche fia mal conoſciuto ) non fù

ſecondoil mio vecchio precetcore Gaudencio , non ſolamente ſag

gio Pittore , come hoderro altroue , ma profondiſimo Filoſofo,&

Mathematico , Vegganhi oltre ad altre infinite opere ſue carte de

gne di lode,
particolarmente in queſta parte de imoti diuerli miſte

rij della Paffione di Chrifto da lui dipinti &maffime quello , doue

Chriſto èpoſto in Croce & èdetto ilmonteCaluario al Sepolchro

di Varallo ,doue li veggono Cauallımirabili;& Angeliftupendi; nó

ſolamente dipinti , ma anco di Plaſtica ; cioè diTerra , fatti di luz

mano di tutto rilieuo-eccellentemente, à figura, per figura ; & oltre

di ciò il volto della capella di Santa Corona nelle Gratie di Milano,

doue li veggono Angeli veramente in tutte le parti, & principal

mente re imotieccellenti ; & la grădiſema Cubadi S. Maria diSe

rono, ripienatutta di fronid'Angeli , con moti , & habiti di tutte

le maniere che fi poſſonoimaginare, & co' più ſtranı iſtromenti di

muſica in mano del Mondo. Non tacerò la viua , & tutta luegliata

capella ,ch'egli fece nell'ultimode uot anni,nella chieſa della Pace

di Milano , doue li veggono lſtoriette della Madonna , & di Gioa

chino per moti conuenienti coli marauigliole,& eccellente,che pa

iono rauuiuare, & rallegrare chiunque le vede; & oltre di ciò l'iſto .

rie di SantoRocho , da lui fatte à Vercelli , con molte altre opere

in detta Città . Benche in ſomma tutta la Lombardia, è adorna , &

piena delle opere di queſt'huomo eccellente . Di cui non voglio

pretermettere un detto che intorno all'arte de moti , haueuà fre.

quentemente in bocca , che ciaſcun pittore si diletta , & compiace

defurarel'inuentioni altrui , mà che glië poi gran riſchio , di non

effere ſcoperto ,& conoſciuto ladro . Queſto gran pittore quantun.

que con cagione la polla paragonaco , per Prudenza, Sapienza, &

valore a quelli che ſono nominati, nel terzo Libro dell'Architet

cura ,nondimeno è ftato tralaſciato da Giorgio Valari, nelle vite

hà ſcritto de' Pittori , Sculcori, & Architetti; argomento

per non apporgli più brutta nota ch'egli ha inteſo ſolamente ad

inalzare la ſua Toſcana fino al Cielo . Mà veniamo hormai à i

moti cagionati dalle ragioni che fi diranno , & prima per più chiara

intelligenza , cominciamo à trattare delle pallioni dell'animo per

de quali il Corpo li muoue, & fà luoiparticolari effetti.

ch'egli

.
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Delle paßioni dell'animos da loro origine, de differenza.' Cap. III.

E paſſioni dell'animo non ſono altro , che certi moti che
pro

uengono dall'apprenſione di alcuna coſa : & queſta è di tre forti

cio : Tenſuale,rationale, & mentale; & ſecondo quette tre paf

fioni anco ſono nell'anima. Percioche alcuna voltaſeguono l'ap

prenſioni fenfitiue , & allhora riguardano il bene o male , ſotto

1pecie dicommodo, ò d'incommodo; diletteuole ouer offenſiuo ;

& li chiamano paſſioni naturali . Alcuna volta ſeguono l'appren

fioni rationali ; & riguardano il bene, & il male, ſotto modo di

virtù , & di vitio ; di lode , & vituperio, di vule, & d'inutile , d'ho

neſto , & dishoneſto ; & queſte si chiamano paſſioni racionali. Al

cuna volta ſeguono l'apprenſioni mentali , & riguardano il bene,

& il male , ſotto ragionedi giuſto , & d'ingiuſto , di vero , & di fal

ſo , & allhora ſi chiamano paſſioni intellectuali. Le potenze poi

inferiori fi diuidono in concupiſcibile, & iraſcibile, & l'una è l'al

tra riguarda quello ch'egli par buono ò malo ,in diuerſi modi. Per

cioche la concupiſcibile alcuna volta conſidera il bene , & il male

aſſolutamente ,& coſi ſe ne cauſa amore , ouero luſſuria , & per il

contrario odio : ouero conſidera il bene come abſente , & coſi ne

naſce cupidità, & deliderio : ò conſidera il male come abſente , ſi

mà proſlìmo ; & coſi genera orrore , fuga, & abominatione ; oue

ro riguarda ilbene , & il male come prelente , & allhora da quello

- ne viene diletto allegrezza , & ſpiacere , & daqueſto triſtitia, angu

ſtia, & dolore. La potenza iraſcibile conſidera il bene, & il male ,

forto ragione di difficoltà d'acquiſtarlo, & ottenerlo, fuggirlo, ouer

ſchiuarlo . Di che ne naſce alcuna volta confidanza ,& conleguente

mente ( peranza, & altre volte, audacia ; alcuna volta diffidanza, &

coſi diſperatione, paura, ouer timore.Spellefiate ancora queſta po

tenza iraſcibile ſi muoue à vendetta ,& queſto fa ſolamente per il

mal paſſato , come per ingiuria, & offela riceuuta ;& cofile ne ge

nera l'ira . Da queſto diſcorſo ne reſta chiaro che ſi trouano yndici

paſſioni , ò vogliamdir affettinell'animo nominati, amore , odio ,

deſiderio, orrore, allegrezza, dolore, ſperanza,difperatione, auda

cia, timore, & ira . Dallequali per ordine naſcono per

tutta l'arte noſtra li pollono introdurre ne i corpi. Perciò è neceſ

fario auertir bene a i moti; che ſi rapprelentino in modo tale , che

non ofcuramente s'accennino le radici d'onde vengono , & di

notino le cauſe da lequali ſono prodotti ; & ſecondo effe l'intro

ducano, & diſpongano ne' corpi, altrimente facendo, altro non fa

H rebbe
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rebbe che vn far le coſe tutte à roueſcio, & confundere la bellezza,

& l'ordine delle hiſtarie , o liano anco fauole , ò altre inuentioni

che li dipingonio . ) wifi ,07.':
nition

iriiul

Comeil.corpo fimuta per le paßioni dell'animo , Cap. II .

coſa chiaclima , & per continoua ſperienza nota , & manifeſta

à ciaſcuno , che l'animo ſecondo le diyerle paſſioni, dalle

quali è loprafacio per le apprenlioni tentuali ,& parimenti

l'imaginanua in diuerlimodialtera,& tranſmuta il corpo con tran

fmutatione fenfibile ; murando gl'accidenti nel corpo , & produ

cendo nei membri diuerfe qualità ; & cou nell'allegrezza gli ſpi

riti ſi ſoſpingono infuori, nella paura ſi ciltengono ;nella vergo

gna fi muouono al ceruello . Di più nell'allegrezza , il cuore à po

co , a poco s'allarga in fuori , net diſpiacere ſi ritira à poco , à poco

in dentro, & fimilmente dell'ira, & nella paura. Màinyo lubito ,

l'ira ouero defiderio divendetta induce calore, rollore ,lapor ama

10, & infulto di ventre; & la paura induce freddo,batticuore,man.

camento di voce, & pallidezza . La triſtezza caufa ludore , & via

bianchezza cerulea . La mifericordia vna coral triſtezza , laquale

ancora ſpeſſe volte offende ,& affale quello che compatilce , & ſe

muoue à miſericordia . ifche vedeli per l'ordinario negl'amanci

ftrettamente legati di nodo amoroſo ,che quello ch'uno patiſce ,

l'altro pate ancora . L'anſietà induce liccità, & negrezza , il deſi

derio d'amore quanti colori hor rolli, & hor pallidi conciti,ſipuò

vedere negľamantimalimè,ne gl'incontri loro . Et tutte queſte

paffioni quando fono vehementiffime,allevolte appettanomorte;

I comeauuenneí Sofocle, è Dioniſio Ticanni, di Sicilia , ballito

vna nuoua di dubbioſa vittoria ; coſa che per triſtezza ancora à

molti alcri , è auuenuto , oltre altri mali , & accidenti , cheda tal

paflioni quando con vehemenza cr alfagliono l'animo,neprouen

gono: come ſe ne paſfono vedere diuerli effempi nelle iftorie, iquali

ionon ſtarò quià raccontare per etlere coſa più toſto curioſa , che

neceſſaria alnoſtro inſtituto : Dirò folamente , quanto poffa , &

quantooperi vnagrand'ira, congionta con vnamagnanima auda

cia , con l'effempio d'Aleffandro Magno; ilquale elfendo in India

foprapreſo da nemici, fù veduco gettare dal corpo
fuo fuoco con

lume;ſi comeleggeliancoradel padre diTeodorico , ilquale per

inile vehemenre affetto mando fuort dal cuore, comeda voa bra .

gia ardentiſſima , ſcintille di fuuco cb'andauano volando, & tag :

girando a
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girandoli con certo ſuono per il'aria . Ota rappreſentando tutte

queſte paffioni,& affetti nele iſtorie chedipingiamo,co' luqi con

uenient,& proprij moci ,veniamoà cauſare quella ranta varierà ,

che cofi dilecia, & piace allettando ,& trahendo à fe con dolce for

za gli animi noftri, non altrimentidiquelloche ſi faccia vna foauc

armonia , & vn dolce concento dimuſico ,è ſuonator eccellente ,

in tirare a le gli animi di chi gl'afcolta , coſa tanto potente, & effi

caceche ſi legge vn muſico ellerfi dato uanto di far co'lſuono im

pazzare gl'huomini ;&poi ritornachnel primiero fato loro.

Inqualicorpi habbino più forza le paßioni dell'animo. Cap: 1 .

Ncora che queſte pallioni taccontate dell'animo habbinoloco

vniuerfalmente in tutti per le dette apprenſioni , non debbia

mo però imaginarſi chedivnmedelimomodoelternamente

fi dimoſtrino ne' corpi, & caufino imedeſimi moti . Imperoche

ci aſcuna di loro tanto fi moftra fuori , & muoue il corpo , quanto

ha eſſo corpo che gli corriſpondi. Et fi come elleno ſono varie, &

diuerſe fra di loro , per ilche anco generano diuerſi mouimenti ne

i corpi; coli eſſendociaſcun corpo diuerfo ditemperatura, è di ne .

ceflità che diverſamente operi ; & per conſequenza le paſſioni con

tanto niaggior forzain dui fidimeltrino , quanto egli come.caufa

ſtromentale ch'egli è , di conftitutione , & temperatura, è più ſi

mile , & conformealla natura loro . Et per facio veder più chiaro

noi ſappiamo ciaſcano corpo eſſerecompoſto di quattro humori ,

che rappreſentano i quattro eleměti;di flegma che rappreſenta l'ac

qua; di melancolia, cherappreſentala Terra,dicholera, &difan

gue, de quali l'unocapprelenta il fuoco, & l'altro l'aria. Ora ſecon

do che ciaſchedun corpofarà temperato , & 'conftituito d’unodi

queſti quattrohumori principalmente ſi vedrà lempre ; che tali in

lui faranno gl'atti ,& gefti, quali appunto ſono gl'atti, o perpiù

proprio dire, le qualità de l'elemento , a cui corriſponde l'hu

more, di ch'egli è compoſto ,& che in lui più de gl'altri pre

uale . Si che fe farà melancolico , & però d'elemento terreo , fi

vederanno in lui gl'atti pendenti , graui , riſtretti, ſi come vedeli

ancola terra pendente , graue ,&siltretta; & conſequentemente

i mori anſij , noioſi , criſti , rigidi ,pertinaci,& fimili iquali turci

tendono albaſſo ,&peròmuouono lemembra, facendole pende

re ,& inchinarli giù ; & ancoriftringereinſieme come luol fare il

freddoverno. Ec però in queſti corpi apparerà molto più potente

l'an lietà,H 2
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l'anſietà , l'horrorc ,& ladiſperatione perhavergli non ſoche di

principio'naturale , per la fiocirà , & negrezza che induce medefi

mamente perche imoridell'acqua ſono anco loro cadenti, fe bea

nontanto quanto iterreſtri, & lono manco riſtretti.Lafegma alla

quale ella corriſponde fa nc'corpidoue preuale,i mori timidi, ſem

plici , humili,, miſericordiofi, che fanno poi alquanto poco ten

dere al baffo , & dilatare i membri del corpo. Et coli alla flegma

corriſponde la paura , ouero timore perla pallidezza cheinfonde,

&ancora il dolore per la bianchezza cerulea chemoſtra. L'aria ha

i ſuoi moti tendenti all'alto , ma non fuor dimodo per ellere tem :

perati , & non dilata'ti affatto ,é forti , come quelli delfuoco : &

per effere elemento piaceuole, conforme à queſti ſuoi moci ſono

quelli del ſangue ne'i corpi, cioè tempecati inodeſti , gratíofi ,

seali , clementi, & allegri. Per ilchemuouono le membrartempé

ratamente non laſciandoli agitare ne pendere, ne torcerli, ne dîla

tarfi. Ec à queſti moticorriſpondonoperfettamente de dette paf

fioni d'animo, cioè l'amore ,da che ne nalce ildiletto , & piacere ,

ildeliderio ,l'allegrezza, & la ſperanza , cuotepaliomdi giocon

dità , &di mente tranquilla,nemichedell'anſietà, diſperacioni, &

odij. Et però ſpontano in fuori gli ſpiriti noftri , al contrario di

quelli che fanno le ſudette dell'acqua , & della cerra che gli riſtrin

gono . Il fuoco finalmentc ha i ſuoi motimolto diuerfida gli altri.

Imperoche come ſi comprende viſibilmente nella fiammatendono

di ſua natura all'eſtrema altezza', & figli vanno auuiginando, tor

cendoſi tutti. ( Ilche volendo rappreſentar gl'antichi Poeti, fiolero

Vulcano Dio del fuoco Zoppo ) non però continuando nel creſce

re, & pogiare all'insù con un moto indiſcreto,ma interroto à trace

to , à tratto , agirandofi. Et però limili a queſti , ſono i mori dalla

colora ne' i corpi. Percioche ſono violenti, impetuoli', arrogan

ti , audaci, & feroci ; & perciò anco fanno agitar le membradel

corpo , ſtorcere , in alzare, dimenare , & traboccare, a quali moti

ellendo molto conformi le paſſioni dell'odio , audacia, & ira per

fettamente appariranno in iali corpi , fi comequelli che allargano

Je membra per il caldo, & incendono dirollore la carne , & malli. ,

me gl'occhi, gonfiando le membra tutte impetuoſamente . Hora

quiui il diligente motifta, hauerà d'auuertire, tanto quanto cono

ſcerà ſoprabondare in vn corpoalcuno humore , difargli fare i

moti corriſpondenti alla paſſione, ſecondo laconformità chesiene

con l'iſtello humore cheſoprabonda . Hche oſſeruandonon fara.

nel magnanimo ſoldaro imou pigra,humili , &deboliche dicon

uengono

1



S E C O N D.O.

1

aengono à patroli, & penitenti : ne manco nel Cantiffimo Ponte

fice , ouero nel facro Imperatore, i mori riſtretti , rotzi, orridi, &

aſpri, conuenienti à ceiſti , vili',& nocenti , & generalmente in tutti

gl'altri quelli che non ſe gli apparren gono per modoalcuno.Er chi

bene confidererà queſte ragioni, ſia certo che conoſcerà il fonda

mentodifarecon ragione quanti mori, &gefti, fi poſſano imagi

nare , & mettere in opra . Percioche non fi troua in alcun corpo

parte alcuna, che non habbi la ſua riſuonanza , con tutte le altre ,

fi come tutte le altre con ellolei , & diqui conforme alla ſuperficie

delle membra, li comequelle che formano l'iſtromento, fegue il

colore; & ſecondo ilcolore, il guſto , l'udito , la voce, il vedere , i

defiderij , leſſercitio, imoti, i coſtumi, i parlamenti, & tutto il

rekto . Onde non ſi troucrà mai che vn corpo Martiale forinato

magro, & grande,di membra rileuate ,& dure, dı gionture forte , &

groſſo d'olla, non habbi il colorealquanto bruno,màcinto di rof

lore adufto, balſà la fronte , larghi gli occhi, & di colore fiammeg.

giáce,& giallo ,le ciglia groſſe, lenaricilarghe, & aperte che
gettano

fumo in abondanza, la bocca grande,le labbra grolle , & rolle , la

dentatura bella, l'orecchie picciole , il mento rileuato, i meloni,&

le maſcelle , il pelo oſcuro ,màtendente al roſſo infiammato, i ca

pelli ricci alperi , & inanellati ; apprello che non habbi la voce af

pra, acuta , atra , & violenta , chenon li diletti, ſe non di cole fati

cole ; comedel portar armi, & eſercitar il corpo , alla lotta , & à

cotali altri eſſercitiji, che non odapiù volontieri le narrationi de'.

fatti terribili, che de' piaceuoli, che non ſia oltra modo, ſenſuale,

impatiente , inquieto , intolerabile , agitato , nell'andare con in

finite altre ſimili maniere, & inclinationi. E quando intenderà al

cuno perfettamente i coſtumi d'uno, faciliſimamente, & qual con

regola infallibile, potrà da quello giudicare, & far congettura , de

gl'aluri; perche tutte le cole naturali,per vna cotal ragione,forma,

proportione, natura, & moto hanno fra diloro certecorriſponde

ze , lequali cutta volta che benes’intendono, & penetrano con la

ſicura ſcorta filoſofica , non è dubbio alcuno , che tutti i geſti, &

moti che li poſſauo immaginar necorpi non s'habbiano inſieme

d'intendere , & giudicioſamente mettere in opera , Laqual intelli

genza , & cognitione s'in alcuno artefice, e neceilaria , ènecellaria

nel pittore. Poi chenon è alcuno che negar,polla, che s'una figura,

non moſtra fuori viuamente co'l mezzo , ſi come quello che non

biſogna ches'aſcondi, chenon confefli;come de' moti eſterni,l'in

terno affetto, & paſſione rimane imperfetullima ; & perde tutta la

H 3 lode ,

!
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lode,che per l'eccellé za delle altre parti, poreſſe meritare:peroche

hayendoù il pittore propoſto,ſempre d'inicar il naturale, & auui

cinaruiſi quanto più può., nè ſegue chiaramente che vedendo

l'huomo vn poco femprelaſpinto da qualche paſſione dell'ani

mo; & fegaendo ſempre il moto, conforme alla paſſione, in modo

che comelimpido ſpecchio la fa vedere,& tralucer fuori, coli anco

fi hà da fare nella pittura. Ilche le molti pittori, ch'hanno fama di

valenti, li follero forzatı di fare,non ſi ſarebbono curati di rubbare ,

& valerſi tante volte delle fatiche altrui ; come han fatto.Percioche

yna cola , colta da luoco doue facia diuerfo effetto , non benes'ac

commoda al propoſito dell'opera ; doue è tratportata , & coſi non

fi vedrebbono à di noſtri cante facciate, di mura , con hiſtorie colt

mal rappreſentate, ſenza alcun'arte , & viuezza .

Come il corpo ancora lamuia , permodod'imitatione .

Capit. VI.

L

E paſſioni dell'animo, mutano ancora il corpo per la virtù , ch*

hà l'animo humano appaffionato di traſmutare il corpo ,laqual

virtù molla dalla vehemente imaginatione, fi comeauuienein

vn gran ſtupore, per qualche coſa veduta , ò vdita . Nel che fi hà

d'auuertire ſopratutto, di far pportionati almoto della principal

paſſione che li finge nella figura gl'altri che gli vengono in conſe

quenza, ſecondo laforza con ch'ella gli commoue ,che coli non ſi

vedranno tante diſcordanze, come in moltiluoghi dipinti ſi veggo

no , douenon eſſendo queſta proportione, & corriſpondenza de i

moti , & dell'effetto principale, che fi hàda rapprefentar nella fie

guraſecõdo il preſcritto dell'iſtoria, li può dir'veramente che paio

no più roſto inſogni, & coſe fatte a caſo, ſenza conſideratione, che

dimoſtrationi di veridica iſtoria, à di rappreſentatione imagina

te , con debite ragioni, & figure introdorte , con proportionacä ra

gione. Mà perche, molti ſono queſti effetti ,che principalmente

muquono , per darne qualche chiarezza ; nedaro alcuni eſlempij ,

con quali ſpero ſi verrà à dar tal funne, à profeſſori di queſt'arte ,che

intenderáno non poterſi in alcuna iſtoria rappreſentare figura, che

non ſia molla per virtù ,d'alcun'altra;li comequella da vn'altra, la

quale ellendo la principale, anch'eſſa vien inolla dal principal mo

todella paſſione, ouero dello ſpettacolo. Et però vediamo, che vno

che racconti vn qualche caſo inarauigliolo ad altri , egli principal

mence :
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mente'fi'muoué , ſecondo la natura di quello che racconta , & gli

afcoltanti chi più ,&chi meno ;moſli conlui daquei medefimi

moti fanno co'l corpo liiniglianti effetti colvauuiene in tutti i caft ,

perche'li veggono diuerſamente ne'i bellicoli motti fieri ;ne'ido

lenti, meſti,ne' pietoſi,compaſſioneuoli;ne' capricciofiridicoli; &

ne gl'allegri , ſpenſierati,& contenti : Si come vedeli per ellempio,

in vno che ridendo natri qualche facetia ineita gl’altri à ridere.Mà

di gran lunge più , che per l'udite fi muone l'huomoper vedere ,

onde ne ſegue , checonviene , (ánco nell'efpreſsion de mori , ) al

pittore eſſere tanto più accurato, & elquiſto; ofleruando come

ftretra legge, le già dette regole, & auuertimenti, Imperoche non è

di noi , chein fe fteſſo non praoui,chevedendo vn'altro morire , è

ftentare, tutto li commuoue, & s'attriſta per il morto , & pare che

patiſca, per colui che ſtenta , vedendo ad alcuno tagliaregamba, ò

braccio , 6 riſente ,& torcecon la vita anch'egli in quella parte

douequello è offeſo, come chelenta vn certoche di quella pena.Et

culi ſe vogliamodiſcorrere per tutti gl'altri effetti che vn corpo hu

mano può fare; trouéremo ſempre in loro vn cerroche di potere, &

quali occolta forza che per via di ſimilitudine,inducegl'altri à con

trahere di quello,& ſecondo eſſo muouerli. Di quivogliono i filo

tofi, che non li marauigli alcuno, feil corpo & l'animodi vno , no

poſſa ſimilmente, dell'animo d'un'altro effere afferto; eflendo l'ani.

mo molto più potente forte,& più feruente,&al moto più gagliar

do chenon ſono i vapori , cheellalano daicorpi, ne tuttauia man

Canoi mezi perliquali , non ti ſottomette mancoil corpo ; all'ani

mod’un'altco, che alcorpo. Perciò li dice,che l'huomo,folaméte

con l'afferto , & habito opera nell'altro huomo. Onde ſiamo ain

moniti ; di dover fuggire , & del tutto appartarſi dalla compagnia,

de gl'huomini di coltumi corrotti , & perduti; perche l'anima di

queiti tali , come con ſpirar' peftifero , & contagioſo , infetta chi

gli Ità vicino , & dirincontro abbracciar la pratica de buoni, &

coſtumati; perciò cheſe ne trahe marauigliolo giouamento. Mà

ripigliando quel che è di noſtroprincipalproponimento ,dico ch'

ancora che tutte le dette murationi , per limilitudine, pollano ha

uer luogo in tutti icorpi, nondimeno molto più pòtlono, & hanno

luogo in quelli ; doucé vna certa naturale, & intrinſeca conformni

tà, coli d'animo, come di corpo . Perilche vedereino vn rigido , &

orrido Saturnino, non coli muquerfi à pierà per qualche orrendo

ſpettacolo, comefarà vn Glouiale,piaceuole,& clemente,nevn ter

ribile martialc atcerita alla viſtadi qualche homicidio',come farà

H 4 il timido



LOL BR93 ?

il timido Lunare; anzi benche per forza alquanto G commoua ,

moſtrara inſiemie vna certa ſpecie di accendimento,4come quello

che li çilente in vedece, cofa ch'è di (ya patura. A questa guila in

ſomma tuçtı gli alori corpi & commoyono, più èmeno ſecondo le

conformità che hanno inſieme, & ancora ſecondo i tépi,l'età ,& gli

eſſercitij, Imperoche di vna maniera li muquera il fanciullo , d'un

altra il giouane diuerlainente l'huomo,& cafi altriinéti il vecchio,

altrimenti il decrepito, come apertamente ſenzache più mè eſten

da,ſivede negli accidenti naturali curto il giorno.Però il pittore

non ha da etlere traſcurato intorno , alla conſideratione di queſte

cole,che ſono proprio lo ſpirito dell'arte. Mà di continouo hada

fpecularui , ellendo coſa di grandiſſima faccigliezza , & dificola,

come ſi vede manifeſtamente dal picciol numero de pictori che in

queſta parte ſono riuſciti eccellenti; perche vltimamente ha decro

che tutte le paßioni dell'animo,onde naſcono imati eſteriori, ne i

corpi, tanto più, & meno operano in loro, quanto hanno minore,e

-magiorconformità con i quattro humori di ciaſcuno d'eſsi, che fa

dimandano anco elementi. Onde vediamo che per queſta ragione,

có tanca ſortigliezza, & ſtudio háno inueftigato, la naturad'eli,

l'amicitia,& inimicitia loro,Tolgınco gl'Arabi, gl'Hebrei, gl'Egit

suj ,& gl'altri antichi, con Alberto Magno, & infiniti altrı inoderna

filoſofi, & Matematici,& hanno voluto che tutte queſte paffioni, &

mori vengano da i corpi ſuperiori, per cerca naturale inclinatione .

Però non dineceſſità che ben ſappiamo noi alıcı,ch'abbiamo il lu .

me della fede, cheè in poteſtà dell'huomo, divolgerle,à à bene ,

tutto ciò anderó riferendo, & deſcriuendo per ordine, i

moti c'hanno pleruaro ,idetti laui, caularli da queſti corpi ſupe

riori ; perche conſeguentemente ſi verrannoà conolcere, più re

golatainente quelli,degl'huamini, ſecondocheſono lortopoſti ad

alcuni di loro;per le ragionidigia allegate , & che per magior chia

rezza, fortagiongerò più baſſo, & darò principio dal primo, & più

alto nominandogli tutti con luoi particolari nomi, &cognomi cas

uati da gl'Indiyda gl'Orfici , & aluci,poetiantichi,

TT

De i moti de i feste governatori del mondo . Cap. VII.

Rå i ſette gouernatori del mondo , che coli ſono chiamnati dą.

Mercurio Trimegiſto ,iferie pianeti, cioè Saturuo,Gioue,Mag

se, Sple, Venere, Mercurio , & Luna, Saturno fi.come il più ale

so èil primo,&viene chiamatoda gl'antichi diuerlamente,Satur,

no ,
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no, Celio, falcigero ,padre de Dei, padrone del Tempo, & degl'ef

fetti, che cauſa qua giù,Sapiente, Intelligente, ingenioſo , ſeme di

grande profondità,autore della contemplatione ſecreta,Impreſſore

di gran penſieri ne i corpi humani, diſtruttore ,& conſeruatore,ſou

vertitordella forza , & poteſtà; cuſtode delle coſe aſcolte però che

le fa perdere , & trouare. I luoi influſſi ſono in parte buoni,& in

parte ſecondola diſpoſition di chi gli riceue , ſono rei, come pian

11, & malencolie. Fa gl'attireligioli ,come chinar le ginocchia,guac

dar fifa in terra adulanza di coloro che pregano , & altri similimo

pimenti di petto, & di faccia, parimenti à lembianza d'vnach’ori,

quero d'huomo auſtero,come dice il Satirico, con la teſta chinata,

& gl'occhi proniin terra che da ſe ſteſſo ſi roda in rabbioſo filen

tio , eſſaminando le parole, con le labra pendenti. Oltre di ciò fà

l'huomo di colore tra il nero , & il giallo, magro, ritorto, di pelle

dura, di vene eminenti, di corpo peloſo,d'occhi piccioli, di ſopra

cigli congionti inſieme, di,barba rara , di groſſe labra , d'aſp

chino à Terra, di andar graue , & andando toccar de piedi , intie

me. Lo fa alturo ingegnoſa, trauiatore,& occiſare. Con queſtimo

si, & con queſta formadi corpo; ſi può comporre qualonque cor

pofottopoſto a Saturno,cioè che ſia di cópleſſione, & temperatura

cóforme alla natura di Saturno,&di tutto ciò che s'è detto in parti

colare di quelto pianeta ; & dira di mano , in mano de gl'altri;ſe ne

può cauare vna cagnitione, & regola general di dare i moti, a cutte

Je figure, cali per riſpetto della detta in particolare formatione, le

condo la qualità de gl'humori, come per eſlimoti,cioè attitudinià

quella conueniènt. Et il ſecondo gouernatore del inondo , feconde

Trimegiſto,èGioue da larini chiamata luppiter,come a dire iuuans

pater , cioè padre benefico, & munificente , Altrimenti è chiamato

da poeti magnanimo, tonante , fulıninatore, Inuitra, Altıpatente ,

Magnipotente, & di natura buano, fortunato ,dolce,piaceuole,d'or

rima volontà , honeſto,mundo, bene andante, honorato , fignor de

l'allegrezza, & de giuditij, fapiente, verace , dimoſtratore della ver

ricà , Giudice eccellente ſopra tutti i pianeti, in bonta, datore della

ricchezza , & della ſapienza , la diſpofitione ch'eglidà , & gl'affer

ti , ouero moti , che caufa iono la faccia allegra, & honeſta i ge

fti , d'honore congionger di mani , come ſualchifà felta , & : alle

grezza , quero chi lada alcuna,inginocchiarti , con la teſta eleadi

ja , a guiſa di chi adora . Quanto alle difpofitione del corpo , fa

l'huomo dicolor bianco ,meſcolato col roſſo, di belliſſimo,corpos

di buona ſtatura,caluo,cioodi fronte alta ,gl'occh alquanto grandi;

non del tutto neri, la pupilla,larga,le narı breui, & inequali,identi,

interiori
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interiori vn pocograndi , labarba creſpa; fallo d'animograto ,&

di buonicoſtumi. Queſte corriſpondenze tra le qualità dell'ani

mo ,& la conſtitution del corpo , & i moti eſteriori,ſe ſaranno confi

derate,& beneinteſe dà pittori; gli faranno digran diletto ,& fa

ranno grandiſſimo honore nella ſua profeſſione; poiche per quelle

viene a conoſcere le differenze cheſono da vn buono , ad vn catti

to, da vn allegro , ad vn'melancolico, da vn magnanimo, ad vn co

dardo, & coli tutte l'altre parti nellequalıGione,èdifferente da S8+

Turno, di natura; & per conſequente cauſa i geſti, & moti anco dif.

ferenti, & diuetli da iprecedenti. Il terzo Gouernatoredelmõdo è

chiamato Marte, & da Poeti nominato ancora,Mamerte,Dio della

guerra , fanguinofo , armipotente, en ſitero, magnanimo, audace ,

indomito, generolo d'inuita potenza, dipreſenza impetuofa,con

tro cui niuno opponendouili,può difenderli; ſi dice quello chedi

ſtrugge i forti, & potenti,che dipone i Rė , da' ſuoi leggi. E ligntor

del calore della combuſtione, & della potenza;pianeta diſangue

rifle,& diviolenze,che accende icuori de'litiganti, & glı da auda.

cia, & in ſomma fa tutte le attioni diſordinate,& gl'effetti inconli

derati, & violenti. I ſuoi moti, o uogliam dir geſti, ſono terribili ,

crudeli,feroci,iracondi, ſuperbi,inconliderati,& violenti .Fà l'huo

morollo, di capigliatura ruffa ,di faccia ritonda , d’occhigialli,di

orribile , & acuto guardo per l'intemperato ardor della ſua ſtella ,

ondeanco ſi dice ch'è calidiſſimo, & lecco , & domina alla cholera

rolla. Il Sole quarto gouernator del mondo , ſecondo il medeſi

mo Triſmegiſto, è chiamato ancora , Febo Apolline , Titane , Pea

ne, Horo , Oliri, Arcitenente , ardente , fucoſo , aureo , fiammi -

gero , radiolo , Ignicomo, auricomo, ocio del mondo , Lucifero ,

multifido,omnipotente ,autor di luce, Re delle Stelle, Signor gran

de. E di natura buono, fortunato ,honeſto,mundo,prudente, intel

ligente, Sapiente,Gouernatore,& viuificatore di tuiti i corpi c'han

no anima ; Principe del mondo, à cui tutte l'altre Itelle fono lotto

poſte; poichecon la vicinità delſuo lume,offuſca, &opprime tutta

la luce, & virtù loro, & tuttauia da,& comparteloro il lume, & fplé

dore. Onde per riſpetto della notte,è chiamatoDioniſio , & riſpetto

del giorno Apollo, comea dir pellens malum , cioè ſcacciatore de i

mali. Perilche gl’Atenieli,lo chiamorono Alexicacon, & Homero ,

llion, fu chiamato anco febo,per la bellezza, & Vulcano per la vio

lenza,del caldo,ch'egliinfluiſce, & cauſa nèi corpi à lui ſoggetti; è

Sole come che tenga il luogo principale di fplendore, & di luce

irà tutti ; perciò gl’Afiri lo chiamarono adad , che Gignifica ſolo ,
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& gl'Hebrei, Eſchemeſi . I moti che egli caufa fono animoli ,

honorati, & pienidimaeſtá contiderati, & prudenti, fa l'huomo

de color foſco , tra il giallo , & ilnero ſparſa ; di roſſo ; lo fà di bre

ye itatura,màbello di corpo, caluo,& creſpo ,con gl'occhiche vec

gono al giallo, circa alle qualità dell'anima lo fà laggio,conſidera-,

to prudente, fedele,deliderolo di lode, & magnanimo. Il quinto

gouernatore , è Venere, chiamato ancora diuerſamente , & con di

uerli epitheti, fignora, alma,bella ,fiderea, candida , piaceuole,Mula

tipotente, feconda, madre d’amore,& dibelezza, progenie de i les

cals, primamadrede gl'huomini, quella c'hàcongionco la diuer

fità dei felli con amore nel principio delle cole , regina di cutte le

allegrezze, amica, miſericorde, benefica ſempre à mortali , ch’abia

braccia ogni cala con la ſua virtù , che fa humiliar yn'alto , ad yn

ballo,vn forte,ad vo debbole,vn nobile, ad yn yıle, ch'indrizza ogni

cola ; E chiamata Afrodite , percioche, li çiruouain ogni fenlo, &

in ogni animo,èdetta Lucifera, ò altrimenti Phosforo, qualiappor

taurice diluce,quando forge la mattina in oriente , inanci al Sole ,

& Helpero , quando la ſera ſeguirà il Sole. I ſuoi atti , & moti ſono

placeuoli, & feftanti , comedigiuochi, ſcherzi , danze abbraccia

menti ; fà i volti,amabili,piacenti, delicati, & allegri, fa l'haoino

mediocremente bianco, per riſpetto della ſua natura che è fredda ,

& humida, comeèl'acqua; laquale quando s'agghiaccia , diuien

bianca,mà tinto ,& confuſo co'l collo; lo fà bellodi corpo, di bellán ,

& rotonda faccia , di occhi vaghi, & neri , di bei capegli , d'animo

lo fa amareuole, gentile, benefico, humano, affabile , & gratiolo .

SegueMercurio lefto Gouernatore, detto ancora figliolo di Gioué ,

fecondo che n'hanno fauoleggiato gl'antichi,trombetta , & inter

prete de i Dei,da'Greci,Stiluon ;che nó ſignifica altroche rilucére

Terpentigero, Caducikero,Alipede,facondo Lucrifico, ſapiente , ra

tionabile,robuſto, potente in bene, & in male, notarodel Sole nun

tio di Gique , c'ha commercio co'dei lupernı , & inferni, maſchio ,

ço'maſchi, & femina, con le femine, fecondiísimo di tuttidue

i leſsi , Lucano, lo chiama anco arbitro de'i deii, Altri l'hanno

chiamato Hermete, cioè inçerprete,che dichiara le cole oſcure,&

che ſono naſcoite ne gli intimilegretidella natura. I ſuoimou fond

inconſtanti, lubric ,inutabili
, ftrenui,vivaci , pronti, & ſpedici ; fai

l'huomo di figura non molto bianco , ne anconero ,di facciaalqua

to lunga, di fronte eleuata,d'occhibelli non del cucto neri, dinaſa

dritto , & alquanto lungo ,di barba rara , di dica lunghe ,&foruli ,

d'animo la fà ingeniolo, Loctile,inquiſitore, arguco, accorto,&f &

condou
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condo. La Luna finalmenre , fertimo , & vltimo gouernatore del

mondo ,è chiamata anco da gl'antichi Phebea, Diana,Lucina,Pro

ſerpina, Ecate,meſtrua criforme,nocti luca, errante, ſilente bicorne

foſpica, noctinaga, Cornigera, regina del Cielo, la prima de i Dei,

regina dell'anime, ſignora di tutti gl’elementi ; allaqualeriſpondo

no le ſtelle, & ſeruoao gl'elementi; al cui cenno lampeggiano i ful

mini, germinano i femi,& creſcono, madre delle biade , ſorella di

Febo che porta la luce da vnº pianera all'altro ,ch'illumina tutte le

ſtelle col ſuo lume,che rittringe le varie vie delle ſtelle,ſignoradelle

pioggie, & dell'acque,donatrice delle ricchezze,natrice degl’huo

mini,gouernatrice ditutti gli ſtati, pia, & miſericordioſa, che cufto

diſce glihuomini ; in Terra ,& in Mare, che mitiga la tempeſta del

mare,che reprime gl'empiti carnali, che regge il inondo , che calca

l'inferno; la cui maeſtà riueriſcono gl’ucelli, che volanoper l'aria,

le fiere che vanno errando per i monti,i Serpenti che ſtanno naſco

fti nelle cave della terra, & i peſci che vanno guizzando per

re ; finalmente nemica de ladri , & de ſcherani, Huo moti, ouero

geſti ſono mobili, benefici, puerili , ſemplici, obliuioli , curiofi. Få

l'huomo di color bianco , meſcolato col roſſo , di bella Itatura , di

faccia rotonda, & ſegnata d’occhi non in cutto neri , di ſopraciglia

congionte dicarnagion tenera morbido; & quanto alle qualica del

l'animo, fà fociabile facile, penſierofo ,deſideroſo d'udir nouelle,

& di non molto maturo diſcorſo . 'Ee di qui ſono nate tutte le ragio

ni de i moti , oltre le ſopraderte, degl'elementi, che tutte vanno ad

vn ſegno, ne ad altra cola, hanno conſiderato gl’eccellentimotiki,

comefurono Alberto Magno, l'Abbate critemio , & Raimódo Lul

lo , per conoſcere le nature delle géti,& i ſuoi affetti; & paſſioni,che

alla natura,& à gl'influſsi de pianeri;ſecondo l'offeruatione de Ma

tematici cauate da la lunga eſperienza · Quello adunque,che bene

poſſedera queſte coſe , & l'hauera fermamente impreſſe nella me

moria,& ſecondo quelle procedera nelle ſue figure, s'aſsicuri, che

non ſolamente laudabili ,màmarauiglioſe opere farà inducendo

nelle figure, per Saturno triſtezza, per Gioue contento , per Marte,

ferocità, per il Sole magnanimità, per Venere,amore,& lafciuia, per

Mercurio acutezza di lpirito , & per la Luna humanità ; & coli anco

ſecondo queſte offeruationi dimoſtrando ne i compofiti fanili cf

ferri, & aliri in Gemeaccopiati,comechiaramente li vrede,hauer fat

to nelle opere ſue ,quelli che cotali coſe bene intelero, per lo ſtudio

lungo,&accurato che vi milero. Che'ben ( .sà che queſte cognitio

ni, aonfapprendono punto per la pratica del dipingerc,màda gli

ſtudi

1
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Audi fottili delle buone lettere ; come fecero i pittori antichi, per

ciò Michel Angelö , frà i moderni à ſuoi demoni in Vaticano, in

quel giudicio ch'iuihà dipinto , non diede, come intelligentiſſi

mo ch'egli era diqueſte coſe moto , o geſto , ò compofitione di

membranon folamente dà Angeli celeſti,ma ne anco dà huomini

leggiadri , & belli terreftri,màdiuerſamente gli diede, è moto , &

ciera conforme al ſcelerato intento ,che di cialcuno di loro s'imagi

naua di voler dimoſtrare, onde li vede Caronte , & gl'alcri diauoli

hauer cerce faccie diuerfillime, mà tutte ſpayenteuoli, & maligne.

Nemanco diMichel Angelo , fu intendente, & auuertito in queſta

parte Leonardo Vinci con gl'altri cinquc ch ' hò nominato nel 1

condo capitolo,della neceſlità del moto, i quali ſono comelumi,&

fcorte å gl'alcri pittori, quantunque eccellenti ſiano, chequiui non

fa meſtieri nominare; poi che nelle vite de pittori, n'è ftato d'altri

fatta mentione à baſtanza.

Come tutti i moti poffono per accidente venirein ciaſcuno , benche

diuerſamente. Cap. VIII.

In

gli elementi, come degl'humori, & paſsioni, & ancora per pid

perfetta cognitione dei moti , che naſcono daicorpi lapecio .

ri , & come ſono trà loro differenti, per i diuerfi dominij , ch'han.

no ne gl’huomini , & i vari effetti, ch'influiſcono ,& calcano in

loro. Hora reſta che li dica in particolare d’alcuni principali pro

prietà di cali moti, pigliando l'eſempio naturale, ſi come fin hora

hò ſempre vſato di fare, & reggendomi ſotto l'intelligenza de pia

neti, li come quelli da cui dilcendono i vari effetti , & influſsi in

queſti corpi inferiori . E ſe queſte particolarità de moti ſaranno

elpreſsi', verranno à dimoſtrarli alcune paſsioni degl'animi in cia

ſchedun corpo. Mà perche queſti particolari moti, ſono come habe

biam detro particolarmente in ciaſcuno diquelli, gl'eſſercicij de

quali gli ſono conformi, ſeguità ch’in queſto loco diinoſtriamo,

come ancora per accidente auuengono in qualonque huomo , di

qual conditione, & eſſercitio fi voglia & queſta dichiaration del

tutto naſce, per i cinque ſenſi, come cauſe inſtromentali, cheſono

delliapprentioni, comeper il viſo al vederil bello,& il brutto , per

l'odico, il ſentireiSuoni, & ilbene;& il male, comela lode, & il bia.

famo; per l'odorato il futarel'odoriferoyil ferido,ilforce,& l'acu .

edionira to ;
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to; per il guſto l'aſſaporare, il dolce, l'acetoſo ,l'in lipido, il craſſo,

il ſalio, lo ſtitico,il pungente, l'amaro , l'ontuoſo, il forre, l'inſoque,

& come dice Ariſtotle, il duro, & molle. Per il catro finalmente , il

toccare il freddo, il caldo l'humido,il ſecco , & ancora l'aſpro, lieue

arido ,lubrico,graue,duro ,molle, graſſo,ſottile ,& altre limil qualità

dallequali ne ſono caulati tutti quanti gl’atti , & moti;che ſi poſſono

fare in vn corpo, benche maggiori, & più apparenti in vnoch'in yn

altro . Perciò che ſappiamo, che li comequeſte qualità ſonodiverſe

frà di loro, & appartacamente ſono attribuite à pianeti, coſi i moti

proccdenti , &cagionati daloro, vengonoad eſſere diuerfi,come

djaerſi ſono gl'oggetti, voci,odori, ſapori, & marerie ; & ancoço,

mediuerli ſono i tenſi,le apprenſioni,& le paſsioni. Hora ſe bene

in qutti gli huomini, è vn certo particolare inſtinto, che l'inclina, è

al bene, o al male, ſecondo ch'egli libero , & aſſoluto ſignore, & ar

bitro de ſuoi affetti da ſe ſtello s’appiglia ,& più li compiace , le

condo ilquale inſtinto generalmente opera, & li muoue , non reſta

però cheper ciaſcuno diqueſti ſenſi elteriore, ſenza i quali nulla

può fare,ancıegli ſteſſo non ſarebbe, diuerſamente non ſimuoua,

& non ſia atto à riceuer in ſe tutti i moti , fabricando nell'animo

ſuo le paſsioni ſecondo le apprenſioni fatte daeſsi ſenfi, & coſi non

faccia riſplendere in fe quei tali moti , ancor'che non ſiano confor

mi al ſuo particolare inſtinto , cheordinariamente l'inchina , & lo

regge nelle ſue attioni. Et che ciò ſia ,leggiamo in Dauid Santiſsimo

Rèd'Hebrei motı lalciui, per Berlabe,quando dal Palazzo Reale la

vide lauarliignuda,& parimenti imoti dicrudeltà nelcomandare,

che Vria folleamazato, & pur egli era continente, & clemétiſsimo;

& Salamone ſuo figliolo fapientiſsimo ſopra tutti, dato in preda

al ſenſo , & vinto dalle luſinghe dellemeretriciidolatro , coſa tanto

lontana, & ripugnante al ſuo natural inſtinto . Et coſi diſcorrendo

per l'ictorie , la trouano in alcuni , valorofi, & inuitti Principi ,atti

di paura, & vilta, in huominiclementi, di crudeltà , in pietoli atti

di vendetta , & odio, in caſti di lufluria , in audaci , di dimidità , de

quali eſempi tutte l'iſtorie ne ſono piene.Si trouano traſportationi

d'allegrezza,in dolore, di pianto, in riſo ,d'auaritia , in liberalità, &

fimili diquali lungo ſarebbe il dire , & anco poconeceſſario ; atte

ſo che tutto giorno ſi veggono viui eſſempi ,delle genti , nei di

uerſ ſucceſsidi rapimenti, dolore,ſtruge,amore;dishoneſta,furui,

homicidij,odij,vendette,tradimenti,tirannie, inſolenze,&altri fio.

mili mali, è per il contrario ancoradipietà perdoni,lealtà clemen

za, liberalita, honefta vittorie, honore, religionytemperanza, paci,

riſpetti,
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rifperti, & ſimili, comeper efeinpio il ladro alla preſenza delle géti

per alcódere la cótinua paura c'hà d'ellere conoſciuto, & ſcoperto

per ladro, fara moti d'audacia, & lealta; le fecrete meretrici, come

quelle delle corti, alla preſenza dell'altre matrone , & lignore , li

rappreſenteranno con moti tucti honeſti, continenci,& colmi di ril

petto, cheſono però gl'habiti,ouero alla difpofitioneloro, per

mátellarſı, & non laſciarſi riconoſcere, per quelle che ſono,& fugir

lo ſcorno, & il danno che perciò gli ne leguirebbe, ſi come il ladro

anch'egli ricuopre i ſuoi differti lotta contrari manti , per ſcher

miſli dal meritato caltigo delle forche. Qyiui adonque può inten

dere il pittore in qual modo oltre ch'egli è tenuto à dimoſtrar le

palloni habituate dell'animno per li moti, & geſti proprij , come si

è detto ; hà darappreſentar anco inſieme,quelli che vengono per

accidente nelche conſiſte in gran parte il difficile di queſt'arte , di

moſtrare in vn corpo loloduerti affetti, & pafsioni,coſa che mol

to era offeruaco appreſo de pittori antichi,benchedifficilmente, fi

come quelli chenon voleuano tralaſciare , coſa che la natura po

telle moſtrare, che con l'arte ſua non rappreſentaſſero , & con più

ordine,li lege Eufranore hauer fatto in Alellandro il volto, & la fac

cia di parıde, nellaquale ſi poteua conoſcere in un tempo lui eller"

giudice delle Dee,amator diElena,& vciditar,di Achille , Paralio ,

Efeſo hauer dipinto, l'idolo de gl’Athenieli in modo tale , che ſi di

moſtraua iracondo , ingiuſto , incoſtante , & ancora placabile , cle

mente,mifericordioſo, eccelſo ,glorioſo ; humile,fecoce,& fugace, li

leggedi Teon,chemoſtrò inOreſte, il furore, & il dolore intieme,

& di quell'altro che rappreſentò in Vliſſe, la diſsimulata pazzia, &

d'Ariſtide Tebano , che nella donna ferita', che muore allatando il

fanciullo eſpreſſe,la doglia, & il timore c'hauea che'l fanciullo ef

fendo inancato il latte,non ſucciaſſe il fangue. Di cui Gilcriue che

fù il primo à efprimere queſte perturbationi d'animo, & fù poi ſe

guito,& immitato da tutti gl'altri pittori. Anch'io mi trouovna te

Iticciola di terra, divn Chriſto,mentre ch'erafanciullo, di propria

manodi LeonardoAuinci, nellaquale ſi vede la templicità,& puri

tà del fanciullo , accompagnata da un certoche , che dimo tra 12

pienza,intelletto,&maeſtà & l'aria che pure è di fanciulloteneros,

& pare hauer" del vecchio ,lauio, coſaveramente eccellente .

:
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Cap. ix.

E

Dei moti della melancolia, timidità, malignità, auaritia , tardira ,

inuidia , roffezza, de anſietà.

Gliè ragione, ch'eſſendoſi trattato in generale di tutti i moti , &

aquali corpi particolarmente fi conuengano , & come in tutti

poſſono per accidente venire,horadi ciaſcheduno trattiamo in

particolare.Però cominciando dallamelancolia ella fa gl'atti pen

fofi, meſti, & colmi di triſtezza, volendola per effempio , eſprimere

nei primi noſtri padrı, Adam , & Eua, doppò commello il peccato

della diſubidienza, li faranno con gl'occhi dimeſsi,affiſati in terra,

con la teſta chinata co'l gomito ſopra il ginocchio , & lamano forto

le gote , & aſsiſiin loco conueniente ,come ſotto qualche arboro

ombroſo ,ouero frà (aſsi ,& cauerncdoue ſi porrebbe ancora Agar ,

quando grauida d'Iſmael ſcacciata dalla moglie di Abraam ; liera

ricouerata in loco ſolitario , & iui tutta dolente ſe ne ſtauapiangen

do,& lagnandoli co'l capo chino, ſin che l’Angelo ſceſe dal Cielo à

confortarla in tali ſembianti. E coli andarebbe eſprella l'adultera,

Pietro, Dauid dopo c'hebbe negaro Chriſto, & altri ſimili, coſi in

parte l'adombrò l'Arioſto in Sacripante, nel Canto primo quando

dille

Penfolo più d'un’hora d Capo basſo

Stette Signori il Cauaglier dolente.

E nel Secondo.

Et hauea gl'occhi molli , il viſo bajo,

E ſi moſtrana adolorato , è laffo ,

La timidità, fa gl'atti debboli, tremanti, & ſenza alcun vigore, co

me ne gl’Apoftoli, quando fi miſero in fuga, & ſcompiglio,eſſendo

preio Chriſto, è ſopra la naue, quandovidero Pietro caminar ſopra

I'onde del mare ,& parimente in eſſo Pietro quando alla preſenza

della fante del palazo niego Chriſto,& generalmente in tutti colo

ro, che temono di qualche ſopra'ſtante rouina ;come apprello Ver

gilio li legge di Enca, per la fortuna del Mare che gli inınaciaua

naufragio , è fuggendo il nemico , come Abſalone , il Padre,ouero

Loth, & le figliole dalle cinque Città ch'ardeuano,ne quali tutti vo

gliono eſprimerſii moti languidi , ſoſpeſi, confuli, & priui di vigo

re, & ad vno che fugga pauroſamente, beniſſimo s'adattarebbono

gl’acti che dà l'Ariolto, ad Angelica, quando dice.

E speſſo il viſo smorto adietro volta

Chele par che Rinaldo habbi alle ſpalle.

La malignità che ſi ſcopre in tutte l'opere catiue , & ſcelerate ;non

laſcia

1
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laſcia far moti liberi,maſolamente cauſa moti riſtretti ,odiofi, pie

ni di penſiero nè quali non fi ſcorge alcuna'fodisfatione,& conten

to con lo ſguardo triſto ,& mouimenti dubbij , & confuſi dimem

bra. Queſta s'ha da moftrare in Caifa, métre che diſpettoſamente ſi

nati traccia le veſti, & ne i Giudei,& accuſatori auanti Pilato, parimente

ii in quei Fariſei, che conduſſero l'adulteta auanti à Chriſto , quando

rimorſi ad vno ad vno , dalla conſcienza de proprij peccati, fuggo

no dalla lui preſenza, & in quegl’altri che con laſilo ſcacciano fuo

ri del Tempio,& in Giuda traditore,quandolo baſcia.Ne' Concilij

ancora, ouero diſpute conuenientemente, ſi rapreſenta ne gl'Ereti

ci, si oſtinati queſta malignità , mentre che gridando con foſche

ciglia ,& acuto guardare, s'affaticano malignamente di far frode al

vero , nè Procuratori , & notari ; mentre che auanti il giudice di

fendono il fallo , & ne gli conſiglieri quando per diuerſi loro par

ticolari intereſi, inducono contrifti conſigli i creduli in precipis

tio. L'auaritia, ch'altro non è che vnacupidigia d'hauer molto , &

vna ſollecitudine, & an fietà di moltiplicar danari , fa i moririſtretti

ritenenci , in atto di tirar ſempre à le le braccia,&mani, fà ſtar ri

ftretto ne i panni, come che ſempre gelidi freddo, fà penſar, & cer

cat i fatti altrui, & tenere il pollice frà le altre dita certiffimo moto

d'auaritia, con ſimili aloci moti ; che in tali huomini fi'offeruano ,

alla giornataodioli , & ftomacheuoli al mondo. Queſti vanno ef

preſli in Cralfo ,mallime nella (peditione contro à Parthi, douc.

ando nc morì , in Polimeſtor ,RcdiTracia mentre che vcide Poli

doro figliolo di Priamo per torgli il celoro; in Tantalo nel conuito

che fà à gli Dei, apponendogli per viuanda lemembra del proprio

figliuolo Pelope , in Mida nientre che conauidità ogni cola con

l'amore di Mercurio , & cofi inmolti altri , lo ſcopo , & il fine de

quali non è altro che cumulare,& conſeruare danari, & teſoro. Oce

correancora che fi hà dà eſprimerein certo modo ne'gran Prin

cipi , che di quella lonoſtati amici., come in Veſpaſiano Impe

ratore , Galba , & fimil . La tardità fà l'huomo pigro , & lento

in ogni attione , & lono gl'atti luoi, poſarl , mouer le brac .

cia , & tutto il reſto delle membra tardamente , non allargare , ne

muouere gran fatto le gambe , & poſtoli in vno ſtato fermaruiſi

buon pezzo, ſi come fanno gli Imemorati , facchini, & i villanı .

Qyeſta ancora ſi moſtra ne i Filoſofi, & gran ſauij, in vn certomo

do
per lo ſtudio , & contemplatione ; facendoli porre le mani

uemente nelle barbe, parimente ſi dimoſtra ne' vecchi, & mallime

I ne'
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ne' materiali, & plebei. La inuidia, crudeliffimo dolore di animo,

per il bene altrui; fa ritirar tutti i meinbri, come contraere ,&of

Fuſcar le ciglia, ſtringere i denti,citirar'le labbra, corcer fi con cerca

pallione di sguardo,quaſi in atto di volere intendere ,&ſpiare i fat

ti alitui , & ragion ar lempre più de gl'altri. Queſta andarebbecoli

fartamente efpreſſa per elfempio in Caim , quando vedendo lacria

ficare il fratello a Dia le buone pecore, s'accende di sdegno , & in

vidia d'acciderlo , & farebbe belliſſimo effetto , dipingerlo cono'n

dito in bocca frà denti, ch'è va legno evidente d'animo;sdegnato,

& deliberato d'offendere, & facivendetta; medefimamenteandreb

be efprella nel volto di Lucifero , mentre induce a peccare l'antica

noitra Madre nel Paradilo Terreſtre ,& per conchiuderla in tuca

quelli , che per
itimnola d'inuidia cercano d'offendere, & leuare dal

felice grado in che vedena polti gl'altri . La Rozezza fa gl’arti fen

za gratia, & gentilezza ,ma in certo modo traboccheuoli, & agi

tari,pur che conſegua il ſuo intenta , ſenza altro riguardo,ótilpet:

to ,che li conuengano, & queſta è propria attitudine dei villanimá

canari, & artefici, plebei, che del curto non ſanno, che coſa fia pras

tica ciuile , ouero conueneuolezza ; tuttauia fi dimoſtra anco alle

volte in huoinini grandi, & in molti principu, quali ſi legge che fus

conoCincinato, Lucio Dentato , Sertorio apprelfo Romani, & apr

prello Barbari del Rè de Cimbri, Genlerico, Accila; Tamerlane, Ses

Lim ,Barbaroſſa ,& moleu altri, che per efferemoderni paffono eſſere

da cucci conoſciuti . L'angerà fà gl'atti rincrefceuolinoioſi ftomai

cheuoli fi comepregare,adulare, Iuſingare,faſtidiare,imporcunaro

condiuerli , geſti, & inchini , fenza gratia alcuna coluida cui s'at

tenda, qualche beneficio non intermeti@do mai di chiedere, nèha

uendo riſpetto alcuno , è conſiderationedi opportunità di luoges

àditempo. Queſta ſi ſcorge principalméte ne pizzoccheri,mendi

chr,&auari.Nècótadini indilcreti, vitio peculiare,& cè negli anſioli,

& altri molti di fimili conditione . La meſticia , cutto che la poca .

meno,ch'vna iſtella caſa, con la melancolia, ſe li volelle rappreſen .

tare in alcuno leggiadramente permio giudicio, ſi potrebbe dipin

gere ,come la dipinge l'Ariolto,in Angelica nel Cantooctauo ,daue

dice, Stupida , d ffa nell'incerta fabbia ,

Coi capelli diſciolti, è rabuffati ,

Con le man gionte , e con l'immote tabbia,

I languid occhi al Ciel tenea leuati ,

Quaſi accufando il gran Motor che gl'habbian

Tutti conuerfi nel ſuo danno i fatti.

Etan
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Er ancora dice per Iſabella ſopra il ſuo amante.

Declinandola faccia lagrimofa ,

E congiungendo la fua boccaà quella

Di zerbin languidetta

De i mori della fortezza ,fedeltà ,Giuftitia, diuotione , maefta ,

a confianzó.

A fortezza dell'animo propria doted'Abraam , Giacob ,Gioſue,

&Moſe, generamotirappreſentati di Conſtanza , generoſità ,

Maeſtà,&ardire , però riconoſca no alcuni ſe in tali perſonag.

gi, bene ſtanno,& conuengono i moti volubili, leggieri,& ſimili,

l'altra fortezza , laquale del Corpo , ben che accompagnata in ſic

me con quella dell'animo, laqual fu propria d'Achille,Errore,Aia

CÉ, Ercole, Sanſone, & mille altri, tà gl'atti feri robulti, pollenti,

inuirri , per ilche non kdilatáno, ò ſidifperdono,come deboli , &

leggieri , ondeè che li veggono gl'huomini forti ben quadrati di

vita, con i palli fermi, con i poſati,terribili,& di rado con le brac

cia per l'aria, & la teſta che ciguetta. La fedeltà fa gl'atti puri ſchie

ti, leali, &fenza meſcolanza d'altri moti, & fi veggono per lo più

nei continenti , moderati , & ragioneuoli huomini; onde nalce

che queſti cali , Itanno ſempre raccolti in ſe ſteſſi , radoaprono la

bocca, & parlano,non ſi mettono, nè s'inchinano indiſtintamněte'a

ricte le coſe,ma folamente a quelle che ſono di fuo guſto rifutãdo

l'altre liberamčte ſenza alcuna fitrione, come ſi legge che faceuano

quelli tanto celebrati fedeli di Dio, Noe,& Abraam , primo Patriar

ca ,& appreſſoi gentili Argia, & Polinice ,Didone,Sicheo ,Brucovers

ſo la patria,Hipermeſtra co'l ſuo nouello (polo , & de RomaniMar

co Attilio , con molti altriaqualiſecondo che ricerca la fede pro

mella fatta per diuerfa occaſione s'hanno d'attnbuire diuerfi geſti;

benchenulla,òpoco finalmente poſſano eſſere differenti. La giu

Iticia per eſſere, comedicono i Platonici virtù maſchia , få gl'arci,

virili , magnanimi, riſentiti , & moderati , mà cutrauia più leueri

che piaceuoli, ò dolci che veramente vn'huomo giuſto non ha da

moſtrar nè gl'attiſuoi queſta piaceuolezza,& facilità.Mà vn'animo

racolco , in ſc, & tutto in této alla conſideratione della coſa;perche la

piaceuolezza porta ſeco non ſo che addolcimento ,& d'adulationc

dalle quali ne naſcepoi, ò piecà ,ò fimilmente torcono l'annodal

dritto , & coroin pono in ſomma la Giuſtitia;onde gl’Antichi Egittij

ſoleuano rappreſentarla ſenza orecchie, volendoci dar adintende
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re che'l giuſto giudice non ſi dice piegare più davna parte che di

l'altra. Altri la dipinlero con quattro orecchie per auuere ire il giu

dice,che con dueorecchic intendetle le ragioni d'vna parte, & con

altretante quelle dell'altra . Mà i moderni, più argudamente,la figu

rano co'l naſo di cera , perció che ſi trahe facilmente in qual parte

più ſi vuole; & da lei non naſcono più opere ferme, & fode,maſtot

te inchinate, & accomodate à gl’afferti, & vaglie altruinon negan

do però mai che la Giuſtitia ſempre non tia , & non riſplenda co fi

hora ne i buoni ,come già rifullenel giuſtiflimo Ezechia ; in Mar ---

docheo,& altri che mi clerbo à nominare alıroue per non replicar ::

più volte vnacola medeſima.Queſtaſe mai in alcuno perfectaméte

pel volto di Chriſto ſi douerebbe rappreſentare nel eſtremogiorno

del giudicio ,ſicome rappreſentò nel ſuo ludicio Pietro Perugino ,

& Gaudencio in Varallo, & lopra tutti,la dimoſtròMichel Angelo

ancora che non vi elprimeſſe curce intieme la ſeuerità& la piace

uolezza che continuamente gli ricercano, per riſpetto de buoni,&

de i catgui , fi comela propria giuſtitia, per riſperto dei dubbioli ,

& incerti, che perciò ſtaranno ſoſpeſi;teincado,& tremendo come

chi afpetta ſentenza di vita , o di Morte, oueramente di bene, o di

male . La diuotione fa gl'atti di mola modi , fecondo le molte ma

niere,& inodi diorare. Imperoche, come li legge in Virgilio, nel

ſecondo dell'Eneide, la doue fa ringratiar Gioueda Anchiſe, nella

incendiodi Troia , vedendovna fiamma circondare la celta del Ni

pore Aſcanio , & nel quarto la douc Iarba fi querela di Gioue ſuo

Padre pervederſi colta DidonedaEnca,chiaraméte ci di inſegna,che

àpregar diuoramente i Dei celeſti , s'hà dà ſtare con le mani alzate

al Cielo , a pregare i Dei Marini con le mani voltate al Mare, come

ci auuertiſce il medefimo , nel quinto dell'Eneide, in perſona di

Cleante quandoprega ,per ottener vittoria, pel gioco delleNau ;

à pregar i dei Infernali, s'hàdà inginocchiare ſopra voa foffa , ca

uata nella terra, à chieder pace s'hà dà porger lamano deſtra di

ſarmata, comeſi legge appreſſo Virgilio , in molti luoghi dell'vlti

mo dell'Eneide, il qualehà imitato poi l'Arioſto nel CantoDeci

moottauo, doue dice..

Et alzando la man nuda , è senz'arme, ...!!!

Antico ſegno di tregua , è di pace .

Mà laſciando d'vna parte queſti riti de'gentili, iquali feruono ſo

lamente à ſacrificij, & voti, che faceuano à lor Dei,Genij, & Numi.

troua l'oratione effer' anco fatta in inolti modi , dà i noſtri Pro

feci, & Santi. Imperoche A legge; che quando Dio raggiono ad

Abraam ,
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Abraam , comandandogli che faceſe oſſeruare la Circonciſione ,

ello Abraam ſi getto in ginocchioni con la faccia in terra ,come vso

ancora per certo tempoMoſe ſu'l monte Sinai . Et Ezechia , ord

al Signore con la faccia verſo il muro ; Elia ſimiſe la teſta tra le gi

nocchia,& altri ſimili modi d'orar' ſi leggono. Balta ch'oltre que

de ſon ancora proprij attidi deuotione loitar con la faccia vole

tata verſo terra, come fece Chriſto nell'horto , & co'l capo china

to da vna parte come vlano molti fantiſſimi religioſi, l'alzar' la fac

cia alCielo, con le braccia aperte, è cal'uolta anco incrocicchiate ,

come vſano i Rè, il percuoterfi il pecto , l'alzar le mani al Cielo ,con

vn ſol ginocchio in terra,l'auuiticchiar le dita della mano apprello

al mento con la faccia china,Hallargar'le braccia con la teſta chic.

nara, lo ſtenderli per terra boccone,cioè con la faccia in giù , & alcci

tali modi vſati da noiChriftiani, per tutti i luochi, douc vogliano

in atto hamile , èdiuoto orare alSignore. Ben è vero ch'io loderei,

che di teneffero in tutte le ſudette maniere gl'occhi cruolti, à quella

imagine dinanzialla quale ſi ora ; ſi come facciamo all'Hoſtia Sa..

cra , quando é leuatain alto dal Sacerdoce permaggior humiltà.

Altri geſti di diuotione potrei coferire di diverſe nationi, comc de

i Sauij ignudidi Meroe, chiamati Gimnoſofi ſte , de i Sacerdoti,

Salij, à quali il ſaltare armato cra geſto deuoto, in honore di Mar- .

te , de i Coribanti, ch'adorauano con ſuoni di Timpani la DeaCi

bele, gran madre de i Dei, & col di molti alcci. Et vedea final tem

pod'hora, i Turchi, adoracMacone,con yolgergli, & moſtrargli le

(palle,&il loro gran Signore, con proftenderlicucci in terra con la

faccia in giù ,& altri modi pazzi, & ridicoli , chenon riferiſco ; per

non eller à noltro propofito . Baſta cheper il generale quelta imod

didiuotionevogliono eller quieti, pacifici, humili , Itabili ,& più ,

preſto melancolici, ch'allegri , che queſto è proprio della contri

tione, & del piangerc de i peccati,& del pregar Iddio,doue li ricer

cano, atri, & maniere priue di riſo, di giocondita, & di uolubilica

Gl'atti della maeſtà , conuengono con quelli dell'honore, della no

biltà , della magnanimità,della liberalità ,& dell'eccellenza ; iquali

tutti inſieme vniti fi vogliono rappreſentare ne' Papi , nè gl'Impe

ratori , mallimè ſopraſedie, & Tribunali, & coſine Rè, & altrigrá

perſonaggi, quali s'aſpetta il primo grado fra gl'altri.Finalmente,

la coſtanza fa glacii forti ſtabili,& fermiin quello che altri ha deli

berato di fare ;& però il conftante non ſi piega;ſecondo il voler de

gl'altri , ma ſecondo il ſuo penſiero, ilquale ſe gli hà da rappreſen

tare nel volto : Come in Giobbe, ilquale ſtaua fermo , & intrepido
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controlopercolledel Diauolo , feconda che raccontano i ſacri hia

ſtorici şin Stefano mentre è lapidata, in Cacerina vergine dinanzi

al crudel linperačoce, & in tante altreinuicte Vergini , & Martiri

tutzi elfem pij di cooltanza marauigliola, & ſingolare. Ectrà gentili

cipollonia lecutpår ellumpij non manco cocabili Analarco, che

di cal conitanza armáto mentre ch'era cugiaro acrocemente da

Nicocreonte ltiráno ardi di ſpucargli nella faccia, la propria lingua

che li recife co ' denti ,volendogli dar adintenderc, che nullapo

teua contro lui ; Mucio Romano,che per il fallo:cómello in amaz

zar aldri,id vece del Rè:Porlena,ardi porre voluntariamente la maa

na,chhaueasfallito nel foco apparecchiato per ib Sacoificio , & patè

ſoffrire di laſciarlaardere buoao ſpazio di tempo ; Attilio Regalo,

che peo vrile della patria , ſopportodi eſſere cacciato daCartagine

li in vna bote ripiena d'acuce punte di ferro , Ariſtide ,& inolti al

tri ; coli Greci, come Romani, nei qualiſempre.tuftauolta ch'oc

corre dipingergli , s'ha da rappreſentarti queſtacoſtanza , in uitca

nè gl'atti. Imperoche tutte l'altre paſſioni, s’inchinano alquanto,

l'una all'altra,fuor che queſta ; & però ſolo it coſtante và delineata

con moti appartati dagl'altri. Ec acciù ch'egli lolo haloſpettaco

lo,è lamarauiglia dell'Hiſtoria, li potrà rappreſentar in quel modo

che ſi legge d'alcuni antichi,chefurono pertinaciſſini in certiſuoi

humori :Onde come narra Plinio, furono in odio almondo, li ca

me quelli,che tralcendeuano, & trasferiuanola vircà della caftáza;

in rozzezza , & inmordece ciaſcuno , & in andar à loc'modo male

adotti'; come ſi racconta d'un cerro Craffo ,che mai non fù vedúca

ridere, per ilche nè fù poi chiamato Agelaſto;diZoroaſtro,che già

mai non piánſe,di Socrare famofilimoper lapienza, chefùſempre

veduto delmedelimo volto ,non più allegroche turbato, li che in

lui nonli poreua giudicare,di paflione,o pé liero alcuno, & tràtucci

i Filoſófi Diogene Cinico , onde gl'altev traſfero poi alinome; di Pi

rone,d'Eracliro, & di Timone;tutti per queſta louerchia coſtanza,

ò più toſto pertinacia lontaniſſimi dall'altrui nature , & coſtumi.

Dei mori dell'Audacia, Robuſtezza, Ferocità, Horiore, Furia, Ita,

Crudeltà, Impeto, Rabbia, Aprezza, Terrbilità','Ostis 11:32

natione, sdegno,Impietà,Ingiuria ,odio, Superbia,

Vaniià,d . Ardire. . Cap. xl. (014

Audacia få i mot temerarij , proſon tuoli, arroganti, & pertinac

ci , come non curarli d'altrui ,& voler farli cemere da turti ,

fprezzando

1
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[prezzando ciafeuno congeſti terribili,minaccieuoli,&inſolenti,

qualifedebbonoeſprimere ne i Giganti contra Gioue, & in Nem

brot fondatore della gran Torre, & nelgiganteGolia occiſodaDa

uidde.La robuſtezzafa gl'atti gagliardi,duri, & rigidi, comeguar

dar fieramente, & polar forte sú le gambe, & ſempre portar la vita

ben composta inſieme, cioè non laſciar dilatare lemembra ,come

fanno i corpi debbplichetendono all'ingiù, ſi come, per il contra

rio, queſti Tono sileuari., & tendono all'insù , non parlar finco ,mi

liberos& con grauità , muouerli di rado , ſenza certo diſegno,&

quando ſimudue ſpauentarchi lomira. Eper queſte cagioni An ,

teo,antichilimo Rè,fù chiamato figliuolo della Terra,per le mem

bra;& fuolmoti gagliardis & robuſti;li come ancor a Tifeogigan

te , perpaura dicui fauoleggiarono ipoeti , ch'i Dei fi conuertiua.

no in varie forme. Ercole Tebano fimilmente tenne di queſta dif

poſitione ,MiloneCrotoniate, & Lifmaco Cornuco d'Alellandro,

chi vocile ilLeone. La ferocità fa'l ſembiante conforme al reſtode i

fuoimoti, fuperbo; terribilel, ſeļuaggio ,crudele,& ſeuero ,comein

parte leggiadramenteeſpreſſe , l'Arioſto nell’yltimo Canto in Ro

domonts, doue dice. 1.

eil I Senza ſmontar'.fenza chinar la teſta ,

... E ſeoza ſegno alcun di riverenza ,

¿ 'sts... Moſtra Carlo fprezzar con la ſua geſta ,

woestis! E di tanti Signor.l'alta preſenza ,

& in altriluoghi nell'iſteſſo Rodomonte,& in Mandricardo, iquali

vogliono effere dimoſtrati ſempre con le mani pronte ad offender'

altrui, recati infeItelli,con fronte ſéuera ,ſenza riſo, & piaceuolez

za in guiſai tale che paia ciaſcuno reftarne atterrito , non s’arcil

chiando d'affillar il guardo in loro , & che guardino bieco ſenza

muouer occhio , ſe non tardi , allargando le narici, sbuffando; &

aprendo alquanto la bocca , in atto di voler oltraggiar ſempre , &

prouocarà battaglia că le mani,in atto di minacciare, & offendere,

& finalmente con àmoti aſpri, & orribili di vita. L'orrore fa i mori

raccapricciari, & colmi di terrorc ; & però fa cremare,fuggire,pa

uentare, anſare, ſmarrice il vigore, & il color della faccia , comein

Tisbe, quando ſcorge al fonte la Leonza', ò in quel ſeruo armato,

per la ſola viſta de Mario, cui egli era andato per vccidere in came

fa,& generalmente in tutti ,che per ſubito , & improuiſoappari

mento dicoſa Ipauentoſa , & orribile , s'atteriſcono . La furia, fa

gl’acti ſtolti, & fuordi ſe ; fi comedi quelli , che ſi auuolgono ne

imoti offenſiui, ſenza riguardo alcuno, rendendoſi vehementi in

1 4 tutti
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curri gl’affecti , con bocca aperta , & ſtarca, che par ichékridano ,

ringhino, vrlino, & filamentino , ftracciandofi le membra & ipan

ni , & facendo altre linanie , che li veggono diconcinouonegl’in .

furiati.Et ſe ne può dar eſſempio d'Altea mentreaccende il tizzone

del figliuolo Meleagro,& d'Atamante,mentreche vecidei proprij

figliuoli; & fcaccia la moglie . Eliodoro nelle ſue coſe Ethiopice

introducendo queſta furia nella bella Carichia per la prioatione di

Teagine, & il maritaggio di Cremone, & Nauficchia, la fai a guiſa di

baccante, infuriata ,merrerle mani nei capelli , & ſtracciandogli,

getrarfi fopra il letto , & appreffo lacerando le veſti dire, hor sa fac

ciamo ancor noi feſte , & balli al Demonio , che ci fù dato in forte

fecondo ch'a lui fi conuiene, & altre fimili parole ; piangendo, &

lagnandoſi chiuſa nella camera,fi che del pianto rigaou tutto il let

to. Et vltimamente dopo lunghi ſtridi, &ramarichi,& altri atti di

forſennata, & furioſa , comes’ella abbracciale il tuo Theagrae ; la

Itringere con le braccia il letto ,proſtefa, & volta co'lxitoingia,

chiamando l'aiñato nome , con ſpelli ſoſpiri , trattidal profondo

del cuore , L'ira che non è altro che.grandiffima infiammatione

d'animo, fa i mori ftizzoli, colerici, & violenti ; li come appare in

quelli, a cui ſi gonfi a lafaccia, gl'occhi s'accendono, & auampano,

come bragia; & i moti di cutcele membra,per l'impero, & violenza

della colera, li fanno gagliardilimi, &molto più sifentiti, come in .

Mole, quando per l'adorationedel vitello, ruppe impetuoſamente

Je tauole della legge, c'haueua hauuto daDio la'lmonteSinai ; in

Aleſſandro quando veciſe Califtene, & moltifuoi amici. Si checia

-fcuno in quel furore gli sgombraua dinanzi, poiche tanto poreua

in lui, che Gilegge vna volta ellerſi gli veduto in India vſcire , &

lampeggiarfauille difoco dal corpo; in Tideo'che morendo ,come

leggiadramente cantò il Petrarcha ſopra preſo da queſta paſſione,

role co 'denti la teſta di Menalippo; in Silla Romano, de quali fa

mentione del medeſimo loco il Petrarcha , & Valentiniano Vnga

ro, Imperatore di Roma, & anco nell'antichiſſimo Noe , quando

hebbe odito il fatto de' ſuoi figliuoli, che l'haueuano [chernito ,

mentre che era vbbriaco , & ignudo ſopra la ſtrada , per ilche

maleditle Cham , vno diloro. La crudeltà fai modi afperi , noce

- uoli, importuni,acerbi ; come di chi deliberatainente offendendo,

· piglia piacere ,& gode dell'altrui male,è folo si pafce di ſpargimen

ito diſangue, & di morte , onde nella fronte non fi gli fcorge mar

piaceuolezza, ne gratia alcuna . Come Gi leggedi Abimelech , cho

succiſe ſettanta fratelli, di Zambri, che perdominacevccideHela

fuo
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fuo Re, de' figliuoli,che avanti l'idolovcidono il padre Senache

rib; delcrudelilimoRèdi Babilonia, chefà vécidere alla preſenza

del Rè Sedechia, i ſuoi figliuoli; & dopo cauar à lui gl'occhi, &

cacciarlo in prigione'z di Mitridate Redi Ponto, che con vna ſola

lettera fece vccidere ottanta milla cittadini Romani , del Rè di

Troia , che ſucnò la moglie per vedere dou'erano ſtati i ſuoi figli

uoli , di Archelao , Re di Macedonia , ch'vcciſe il figliuolo , il

Zio , & il fratello , ſenza occaſione alcunas di Falari Ře d'Agri

gento ,che per fomma crudeltà proponeua premio ,à chiunque

trouaſſe nuouo tormento di cruciare gl'huomini , & d'altri famofi

crudeli, come di Ciro ,Creonte, Dionitio,Erode,Scilla ,Medea, Sci

rone, Procuſti, Nerone,Mezencio ,Attila , Barbaroſſa, Selim Turco ,

Tamerlano Tartaro , & più de tutti deiGiudei che Cruciffillero no

Atro Signore . Imperoche quiui li veggono prigionic , batriture ,

calci, pugni, guanciare, coronationi de ſpine,ſcherni, cruciati, &

oltraggi, di lacci, corde, fpuci, Aagelli,porcar di croci,conficcardi

mani,& piedi, eretioni diCroce,riſpulle di Marie , abbeucramenti

di fele, trafitte di perto, & limili che ſi leggono nella hiſtoria della

paſſionediChriſto. Nel che, quali moti , & geſti fi foſſero quel

li di cotali arrabbiati, lo può imaginarſe lo ogniuno , qualonque

fi fia, pur ch'habbia vn poco di ſpirito. L'imperononmolto dilli

mile dalla furia,immediatamente laſcia traſcorrere imoti ſenza ri

guardo,ò diſcretione,comevſar violenza, è non penſar ad altro , ſc

non à conſeguir il tuo intento , quali ſono per eſſempio , general

mente i Franceſi, iquali con'atti boriofi ſprezzano , & impetuoſa

mente minacciano con gridi,non tralaſciando male in quel furore,

che non commettano.La rabbia , comedille alcuno, è paſſione To

delca , & è mezzo trà l'ira, & il furore. Få fremere, ſtringere i denti,

verfare la ſchiuma dalla bocca , chiuder le mani , guardar orribil

mente in alto , & per trauerfo , getrar'à terra qualonque coſa gli

viene alle mani , come fece Mofe delle tauole ; oueramente per il

contrario tener ben ſtretto , & più tolto che laſciarla foffrire ogni

forte di fupplicio , & anco l'iſtella morte , come fi legge di Cinegiro

Capitano Greco,ilqual hauendo perſeguirato i Perli infino alle na

ui,nc afferròvna con la deſtra mano, & eſſendoglielà dà Perfi tron

cata la ripigliò con l'altra , e di nouo troncatagli ancor quella ri

tenne con denti fin tanto,che gionfero gl'Athenieſi, & lapreſero,

Più oltre caufa la rabbia altri mori , come beniſſimo l'Arioſto de

fcriue nel Canto Quarantelimo terzo in perſona di Fiordiligi alla

noua della morte diBrandimarte, doue dice.
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is . Al ronar dello ſpirto, alle chiome's

Caccia la mano , & àle belle gotte, >.

Indarno ripetendo il caro nome ,

Få danno , & onta ,più che farlo. pote

Straccia i cappelli è ſparge ,é grida come

Donna tal hor che'l Demon rio percnote .

O come, s'ode che gia.d ſuon di corno

Menade corſe , da aggiroſſi intorno.

Eu và feguendo permolti verü finche di nuouo torna , & dice nel

medeſimo Canto .

Queſto, & altro dicendo, in lei riforfe

Il furor con tant'impeto ,e la rabbia ,

che à fracciare il bel crin dinuouo corſe

Come il bel crin tutta la colpa n'babbia

Le mani inſieme ſi percoffe è morſe ,

Nel fen ſi cacciò l'ugne, è nelle labbia,

L'aſprezza fa gl'atti rigidi , duri, & crudi,ne'quali non ſi ſcorge no

bilcă , pietà piaceuolezza , ò amore . Ec però fa contraher le ciglia

muouer tardi, & ſenza gratia, torcer la bocca nel parlare , guardare

con diſguſto di chi gl'affila gl'occhi adolfo , & coli farſi,peruerſo,&

ritroſo à gl'altrui conſigli, come ſono i Tartari, Scithi ,& furono,

già i Gothi, Vandali, & quelle barbare nationi,ch'allalirono,& ro

uinarono l'Italia, & mezzo il mondo ſenzapietà , & ſenza riſpetto

alcuno di coſe humane , ne diuine ; & doppò loro i.vecchiLongo

bardivſciti da i deſerti della Scithia huomini rozzi,ſcalzi,fieri,fen

za arte di militia , ſenz'ornamento d'armi; diCaualli , di coſtumi

beſtiali, con faccie imbauagliate, cabúffate,& ſpauenteuoli; come

li ſcriue ancora di Tamerlane, crudeliſſimo Tartaro, de i Leſtrigo

ni , che dipinge l'Arioſto , & di Polifemo. La terribilità fa i moti

ſpauenteuobi,atroci, horridi, & duri,mà però con vncerto che di

magnanimità, comenarrano gl'hiſtorici di quell'antico Bruto Ro

mano,di Torquato diMario ,di Mitridate,diSilla ,di Carone,diCa

ligola ;che cercando di farſi terrribile alle genti, ſtaua allo ſpecchio

adoſſeruare qual faccia doueſſe eleggere, che foſſe più terribile,&

però offuſcaua le ciglia, guardaua acuro, ( puntaua in fuori le labra

alquanto, & volgeua il capo ſempre per trauerſo,& coſi fù tiranno

terribile ,& in fopportabile. Queſta terribilità apparemaggior

mente quando appreſſo al terribile ti veggono i circonſtanti ,che

temono,tremano,ch'hannodubbio di far coſa che poſſa offender

lui,& diſpiacergli. Però biſognaſempre nelleiſtorie auertire di far

riſplendere
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riſplendere vná pallion e co'l paragonedella ſua contraria ,percid

ch'hauera più forza , ſecondo però il Togetto che firappreſenta's

L'ottinacione fa i mori pertinaci , capriccioli, duti; inelorabili, im

mutabili , & patir più coſto ogni «liſagio,che mutarſi di parere, ar

rabbiando a guita d'Orlo:& di Leone, comefaceua Faraone,Rè di

Egitto,mentre che per Molepariua tanti Hagelli , & danni ,iquali

hauerebbe potuto tchifare, con laſciare in libertà il popolo d'Iſrael

Oltre di ciò fà ſtar l'huomo ſopra diſe, & non curarli d'altro , che

di quello, che penſa, fà auiticchiar le braccia , & premergli al pet

: to, tener gl’occhi più toſto inchinari à terra che folleuati in alto ', &

far appoggiato fermamente per tutto doue li troua , come con la

fchiena al muro, & con le braccia;ò gomiti alla ſedia, ò qual coſa ſi

fia: doue fi trouialliſo,con le gábe incrocciechiáte,ouero ritrattein

dentro, coni piedi,ouerocó l'uno ginocchio ſopra-l'altro, & fimi

l'altri moti , che d'ogni hora ſi veggono, neglioltınati, & pertinaci.

Lo sdegno fà crollar alquanto la teſta, allargar gl'occhi fieramente,

& la bocca co’ſogghigno amato ; fa atzar alquanto il braccio con

la mano che ſi riuolgeaperta, & folleuare il naſo come ch'alcuna

coſa glı puta, & fimili altri moti , che ſi veggono d'ogni hora, per il

più ne i Todeſchi, per cagione del ſoſpetto lor'proprio,che pren:

dono per piccola coſa che lia , di cui ſi sdegnano . Queſto vitio, è

proprio anco de gli Spagnuoli. Imperoche di ſubito entrano in

sdegno, quando le coſe non gli pallano coſi appunto a loro cenno :

: Hche di raro poſſono conſeguire, fi perche di loro ,&di lue coſe ,

non è farco quella ftima, & quel conto ch'eglino dà fe fteli s'arro,

gano, fi'anco perche ordinariamente ſono ſcanſatida tutti, per

quella naturale, & odiofa parte loro, di volere ſopraſtare,& impe

rare à currí .: L'impietà fà i moti inhumani,crudeli, & fieri, tutti

contrarij à quellideibenigni,piaceuoli,& diſcreti;& però furono

moltò notatiin Cambile, & Ciro, nipote d'Aſtiage Redi Medi , &

in molti altri, iquali ſicompiaceuano dell'alirui ſangue, ftrage, &

morte , con grandiſſimo , mà beſtial diletto . L'ingiuria få imoti

ingiuſti, offenfiui, calunnioli, & contumeliofi . Però fà aulientare

con impeto, & guardare fieraméte contra l'ingfuriato minacciarlo,

& fargli ſcherni, & oltraggi ; 'come leggiamo,che fecero i'maluagi

Giudéi à Giclu; Chriſto , & gl'altri barbari, à Tanu martiri.Il Fran

ciſe perl'ordinario, è contumelioſo ('coine fi vede ogni giorno ) a

che chi vuole rappreſentare beniſſimo tali moti ponga mente alle

fue maniere, co' quali'naturalmente egli ſuol' fare ogni luna coſa ;

che'l vedra altiero , (prezzatore,minacciofo. Corále få già ancora

apprello
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appreffo Romani, quel famofiflimo Gracco Sempronio . L'odio

per ellere ira inuecchiata per noia, & per moleſtia,få i moti, noiofi ,

è lozzi, & molefti verſo chiunque s'odia, comedi legge d'Ilmael vera

So Iſaac ; d'Elau , verſo Giacob ; di Saul verlo Dauid ; de i fratelli

verſo Gioſeppe ; & di molti altriHebrei, de iquali fanno mentionc

le ſacre hiſtorie, Er appreſſo i gentili d'Amilcare Barchino , & del

figliuolo Annibale, contra Romani; di Silla contra Mario , di Cai

tone contra Ceſare; & d'Ortauio contra Matc'Antonio , iquali tutti

da diuerſe cagioni ſtimolati , s'odiarono capitalmente, & li perſe

guitarono fino à morte . Fà l'odio ancora altri moti come nelle

perſone ben alkualç, & gentili verſo rozzi, indiſcreti, & inciuili,a

quali Ipello è altretto l'huomovſar atti, perche gli rintuzzino la

Caparbità, come di calci, d’yrti, & diripulſe . La Superbia.fi pie

glia in buona, & in mala parte. La ſuperbia lodeuole, cioè quel fan

ito, & quell'alierezza che ricerca lo ſtato fa i moti nobili,& princi

pali, come in quelli che per certo ardentedefiderio di grandezza ,

& d'honore aſpirano all'altezza, & all'imperio delle coſe. Ec quei

pobili che con giudicio, & diſcretezza fanno vſar queſti modi ve.

ramente rieſcono compiti in ogni loro affare . La Superbia nella

mala , & più propria, & anco più vſata parte , fa i moti imperioſi,

arroganti, inſolent , che fanno gonfiare le membra , & tener'la

teſta eleuara ; mà non fermanècon grauità,& dimoſtrar finalmére

in ogniatto (prezzatura, & contempto dei conlighi altrui , come ſi

legge di Roboam figliuolo diSalomone,che ſprezzando il conſi- :

gliode ivecchi tù ſcacciato dal regno, diNabucodonoſor, d'Ence

lado di Briarco , & de gl'alını giganti, in Flegra contra Gioue .La

vanicà fà i geſti fuor di propolito , ma accompagnati con vn certo

contento , li che vengono ad hauere più del diletto, & dello ſpen

Gerato, che di terminatione alcuna , però ſono leuis,ſconcercati , fi

chemuouono à riſo ,& incitano à ſchernirlene ognun che gli vede.

Ilche chiaro ſi ſcorge in alcuni galeggiatori , & vanagloriofi , che

ſi perſuadono , chenon li miri nè li penſi ad altro , che à fatti loro

ſciocchi, inſipidi, ſenza ſoſtanza , odioli, & propriamente vani

Però foglionone' luoiattı , galeggiare ſempre,grillare, gongolare,

forcerli, dibatterli, pulirſi, millantarli,come per elſempio li veg .

gono fare alcuni,benchedi baſſa lega. Leggeli, che vaniſſimo tu

Serle Rédı Perſia, & ſuo padre, poi che fi mifero ad abbaſſar pog

gi , Ipianar monti , congiunger Mari à mari , vnir con un ponte se

ito, & Abido Città dilgiunie, & de Rumani,Gaio nel dilegnar fa

briche impoſibilı, Finalmente l'ardire fà i moti animol , audaci,

1

hieri,
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fieri,&aridi.Pétò ſono luegliati, ſciolti, liberi', & priui di timida

tà,& dapocagine. Tali potrebbero efprimerli in Abraam ,quando

di notte affali quelli cinque Rè , che nè ' menaưano prigiom Loth

con la ſua famiglia,in Mofementre vccide l'Egittio , & lo forterto

nellarena , in Sanſone che con una maſcella di Aſino rccide mille

armari, m Dauid paſtorementreche con la fromba'attetrà il fini

ſurato Filiſteo, & con la ſpada gli tronca l'horribil teſchio .Et oltre

queſti s'hanno da dimoſtrare ancora in quei quattro veri effempi

d'ardire, cioè'in Aioth'giudice, in lahel donna, in Giudith vedoua,

& in Gedeone; il primo de i quali vcciſe Eglon Re de i Moabiti,

l'altracolfe lavitaal Rè Silara cacciandogli nel corpo vn chiodo

con vn marrello , la terza vſcendo della Citrà in mezzo l'eſercito

nemico , vcciſc Oloferne, portandone il teſchio con lei , & l'ultimo

con molti armati diſtrulle i Madianiti , vccidendo il Re Zebe , &

Oreo con fomnia felicità , & protezza d'animo, laſciando molciat.

tri chea queſti ſi potrebbero aggiongere; non tanto perche ſarebbe

quali impoflibile coſa , quanto perchefarebbe odiola, & al lectore,

& à quello che fcriue..

(:ffܐܢܨ.

<

G.

Dei mori dell’honore, commandamento, nobiltà magnanimità,libera

lità, eccellenza , benignità , diſcretione, allegrezza, & pierà.

Capit.
XII .

L'atri, ouero geſti dell'honore , ſono comedonare, & riccucres

Ledere , & ftare in luochi principali ,eſſere dagl'altri ammira"

10', & riuerito in loco tra loro principale , come 'ne ' luochi

{patioſi riſeruati & eminenti, qualiſono fedie, tribunali,pulpiti,

& c fimili . Oltre di ciò fa ſtar' l'huomo ſopra di ſe, fenza muouerg

à calo ,mà con grandiſfima conſideratione, & propoſito , fa tener

dritta la vita, con la faccia più tolto alta che balla,non laſcia porre

ginocchio ſopra ginocchio , nè incrocicciar' le gambe, nè manco

tener' le manidi dietro nè ftar G à ſtuzzicar l'orecchie ,nèfar'fimil'

alıri atti , come nota Giouannidalla Caſa nel ſuo Galatéo ;mà fà

tener lemembraloncane, fra di loro , comeipiedi; & le ginocchia,

le braccia con magnificéza diſteſe, & le mani libere, è non riſtrette;

come chi pone l'una nell'alcra , ouero auuiricchia le dita , ò incro

cicchia lebraccia,cheſono atti vili,&perciò degni di ellere fupgiti

dà tutte le perſone honorare, lequali vogliono hauere di piùvn'

aria ſerena ; & piena divenuſta , & vn ſtar con decoro , & maeſtà,

quando lo ſtato loro lo ricercacome ne? Papi, Imperatori, & ſimili

che
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che per tutto eglino tégono il primo loco.Il Commandamento fai

moti diuerſi accommodatialla qualità della coſa , che li imponę,

come in Nerone, quando commanda che li accenda il fuoco ,per

tutta Roma ; ò che li faccia morir Pietro , & Paolo, volgere la fac

cia, &gl’occhi ſeueri ,verlo à coloro , à quali accenna lacoſa, 8

commanda. Il più eſpreſſiuo però, & più ylitato arco di comman.

dare, è di ſtringere la mano,Itendendo dritto fuori loannulare, &

il braccio ancora dritto verſo l'obediente , & queſto è il modo ge

neraledel commandare de i Principi feueri, & delle Marka . S'ha

però daconſiderare cheſecondo che l'impofitioni ſono diverſe ,

tanto ſono diuerſi imoti del commandare . Che ſe di coſe piace

uoli vno commanda, con faccia allegra, & geſti piaceyoli,& ridendi

vàrappreſentato. Della qual maniera, andarebbeEliogabalo,men .

tre commanda che li apparecchino tauole, & conuici alle meretrich

di Roma, & fa dar loro danaridel publico , chiamandole ſuoi co ,

militoni; & cofi quelli che à tauola G fanno leruire nelle crapule

comeAlbino diFrancia, Vicellio Romano,Lucullo in Apolline, &

ſimili . Se per il contrario di coſa meſta vno commanda,và penſe

fo, & maninconico con ligelti priui di vn certo ardire; comeanda

rebbe rappreſentatoil vecchio Giacob nella careſtia ,mentre com

manda a i figliuoli che vadano in Egitto à comperar il grano , &in

arti più dolent Abraam quandocommanda ad Ifacſuo figliuolo,

che laglia ſopra l'altare per fare il Sacrificio a Dio . Pieni dimacſta,

debbono poi moftrarsi in Dio , quando comando al Padre Adam

che non gaſtalle del frutro dell'arbore della Sapienza del bene , &

del male. Seueri,& terribili in Mole, quando comandò al popolo

d'Ilrael,che ſi diſtruggefle il vitello,&che i figliuolidi Leui,facetic

ro la crudeliſſimaoccifione, che fecero in quel.popolo ; & mileri

cordioſi in Chriſto ,quando commandò che ſi palcelleco tante mi.

gliaia di genti di trepani, & quattro peſci, & humilmentecom

mandaàgli Apoſtoliche li laſciano lauar i piedi , & aſciugarli da

lui . Et coli in tutti gl'altri s'hà molto bene d'auertire, affinche,&

chi commanda,& chi è commandato , habbino i loro debiui moti ,

conformi, & corriſpondenci; che non iſtarebbebene chevno com

mandalle di yna maniera, & l'alcro parelſe obedired'una altra. La

nobiltà fa gl'atti gengili , & corteſi , tuttauia accompagnati da vna

certa altezza, & dignita; tal che fi moſtrino diletteuoli,& hono .

rati,limacon certo riſpetto , grandezza, & feuerità , con laquale il

nobile ſempreſi dimoſtra. Etperò nonmai egli fi vede muouere le

membra, & fargeſto alcuno lenza occaſione, in Comma imitàſem

pre
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pre quelli atti, & moti ch'habbiamodetti cauſarli dall'honore . Le

magnanimità che non è altro chegrandezza di animo, fa gl'atti ant

diti , pronti, & forci , accompagnati con nobiltà , grandezza , &

maeſtà. Oltre di ciò fa da faccia fuegliata ,& il ſembiante magnifi

co , fi che à vn tempo genera nei riguardanti timore, riuerenza, &

amore ,& le mani fà elfere fein pre occupate in effettidegni gene

roli, & principal; non ammettendo apprello dile coſe vili , ne ge

Iti, glatti di quali fiano fordidi , & abıçti. Machideſidera perfet

tamente fapere gl’aktri fuoi geſti , tegga quelli di Aleſſandro Mace

dane, diPompeo Romano, diGiulio Cefare,di Annibale Cartagia

reſe, di Carlo Lororingo ,di Matteo Vilcanie , & diGiacomo Tria

kultio, perciò cognominati Magni, cioè grandi di animo,& inuitti

La liberalicà rutta cantraria all'auaritia , fà la ciera allegra, giocon

da, gł'arcidegni , fciolti , & non riſtretti , le mani libere, & pronte

fempre à donare ,& far gratiaſa parte defuoi beni ad altrui. L'ec

cellenza fà gl'atti alquantagraui, & confiderati,come chinare, por

gere,alzar le braccia,& le gambe, valtar la faccia , & il corpo ſempre

à degna, & importante occaſione; & col volger la teſta accompa

gnatamente co'lcorpo, in modo che paia tuctoà quelło che fà con

grandeconſideratione applicato. La benignità fa la Ciera , & glatti

piaceutoli, clementi, & gratioſi , fà volger la faccia verto colui,

per vile, è pouero chic lia con chi parla ſenzasdegno, o riputatio

ne , & la fà più preſto abbaſſare , che alzare , & coli le braccia , le

gambe, & lemanicon tutto il reſto del corpo non ſi muouonocon

violenza, ò impeto alcuno , mà con dolcezza , & diletto di chi ri

guarda. Ella s'eſprime ancora in queſto arco , cioè con le braccia

aperte, con igomiti à i fianchi, & le mani alzate ca'l palino in fuo.

si co'l corpo, & la teſta chinata alquanto, & piegaca più da vna par

te, li che pare accompagnar lemembra alla qualità delle parole lue

clementi. La difcretione che è la propria inocleſtia nelle cofe,fà gli

arti ſoaui,riſeruati,& faggi, li come di quelli che diſcernono il vero

dal falfo,il bene dal male;perilche non condilcétono à gli humori

de i particolari, ina temperandogli gli acquietano ; ralche fono

feucri , & rigidicontro chi è Caparbio ;& non vuole appagarti del

douere ; & per il contrario piaceuoli, & dolci à'i buoni giuiti,812

gianeuoli huomini. Et però la ditcretione fà minacciare vno,acca

rezzare, & abbracciare vn'altro, iquali mori cutticon la cieta van ,

no accompagnati, & regolati ſecondo che ricerca il negocio occor

rence ; cumelivede ne'i principi,& nei Giudici, a'quali li rimetro

no le caule de i priuati d'effere giudicate. L'allegrezza fà batter le

1

::

14
mani
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mani inſieme, & ridere della maniera, che finge Achille Tado ir

Clinia , mentre che Clitofonte gli và per conſiglio arfo dell'amore

che porta a Leucippe.Oloredi ciò fa guardar ſoaue,& far atti ſpen

fieraui in certo modo , come non ſaper poſar le gambe , ò tener lo

mani à cintola , mà ſempre in continouo moto volger la faccia ve

locemente à colui con chi parla , & ſeguendo alzarla , &volgerla

per fianco ſempre pienadiriſo , & di contento . Er tale andarebbe

elpreffa variando però ſempre nel popolo d'Iſrael,quando è vſcito

dell'Egitto da Terdirù.Fà medefimamente l'allegrezza tener le mani

aperte, non però volte in giù perche denotarebberomeſtitia, ma

reſtando il gombito al luo luochole fa alzare verſo il cielo , in

lonque modo li rapprelenti vo'huomoallegro,ò in ginocchi, o ſe

dente, ò ftante,òriuolio,è in qualonque ſtato egli ſia ; perciò che, o

fia per effempio , vno Imperatore con un Signore , ò yn padrecon

yn figlio , òyn marito con la moglie ; ò vnamico con l'altro , ò vno

amante con l'amata ch'in hemes’allegrino baſciandoli l'uno,è l'al

tro ciaſcuno ſi 'vedra con le mani apecte, è con l'aria del volto el

preſſa come già habbiamo detto. Coli occorrendoci di eſprimere

queſto affetto d'allegrezza nella beata vergine, quádo fù annoncia

ta da l'Angelo, fi rapretentarà in cotal atto, con lemaniaperte, con

gl’occhi chinatiàterra per humiltà, è co'lcolore miſchiato dirol

lo ilqual colore è proprio ditutti gl'allegri. E fimilimente quaodo

ella partori Giesù, è quando i tre Magi vennero ad adorarlo, doue

ella li moſtrerà tutta piena di giubilo,mirando il figliuolocome

cagione di tanta (uz allegrezza,& conatto di maeſtà, il Mago in gi

nocchione ; ilquale contemplandosfrà ſe la grandezza del fanciul

lo ch'adora, per riuerenza nonoſa toccarglii piedi conle mani, di

moſtrando nel reſto quelliche ſtanno intorno tutti attenti nel mis

rare l'adoratione del Mago, ilqual ſoggetto principalmente dipinfo

Gaudentio in S. Maria della pace in Milano. Nel medeſimo modo

ſi dipingerà l'iſtella Vergine quando ritrouò il fighuolo nel Tépio ,

à difputarcon dottori , quando egli alceſe in Cielo con Patriar

chi ,& Profeti che da lui erano ſtato poco inanzi liberati dalalımbo ,

& quando ſopra lei diſceſe dal Cielo lo Spirito Santo , & fopra gli

Apoftoli ragunarigli intorno . I quali medeſimamente hanno da

cliere rappreſentati tutti colmi di gioia , & inlieme di marauiglia ,

però in atti diverſi:Et finalmére quando ella alceſe in Cielo,fràcan.

u, & ſuoni d'angeli ad effere coronatadal figliuolo regina deicieli.

La pietà fà gl’occhilagrinoli , & macilenci ,, & ridurrei i corp per

ceria imitatione alle medelimepaſſioni di chi èaffitto . Siche il

pietoſo
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pietoſo viene aconcipere i medeſimi affetti,& compartire co'l po

gero , & dolente.Gli fa ancora donare ſoccorſo , & aiutare humilian

doſi in tutti imodi,ſenzaalcuna ſuperbia ,& alterezza, come ſi leg

ge d'Agefilao, di Antonino Imperatore cognominato Pio,di Ludo

uico Santo Rè di Francia, di Gioſeppe verlo i ſuoi fratelli in Egitto,

di Eliſeo profeta, quando ſuſcitò il fanciullo di Giobbe , di Tobia

vecchio,mentre ſepeliſce i morti, di Abraam che per arte ' s'haueua

colto a dar magnar'a poueri, & à viandanti , & diAgarvedendo il

figliuolo patire per il mancamento dell'acqua , & d'aluci infiniti

de qualı nè ſono colmele Sacre carte . Mafrà quanti furon mai,

eſſeinpio chiariſſimo di pietà, è ſtato Chriſto verlo il genere huma

no , & verſo lui le Marie , Giouanni, & lamadre d'ello redentore .

Et queſto credo douerà baſtare per la regola generale der moti, poi

che da quelli de'quali in particolare s'è detto ſi può cauare la rego

la , & ilmethodo da eſprimere tutti gl'altri; imitando ſempre , le

condo gli auuertimentidati,l'eſſempio del naturale,ilquale per più

certa , & perfetta cognitione di queſtecoſe in ogni modo è necella

rio conſiderare , & bene intendere, li come guida , & ſcorta ſicura .

ch'egli è di quanto può far' il pittore.

De i mori della vaghezza ,gratis , venuflà , leggiadria , gentilezza,

corteſia , luſinghe, blandıie , adulatione, amorenolezza, abbrac

ciamento ,baſcio,laſciwia, disoneflà , feſta ,pompa , canto ,

ballo, groco,allegrezza, tranquillità, dileiro,Jolazzo,

dolcezza. Cap. XIII..

1
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A vaghezza ch'altro non è, che vn dederio , & vna brama di

coſache diletta, fa gl'atti ammiratiui,Itupidi, & contemplanti

le coſe che ſi veggono, come d'vn vano , che ſtia pauoneggian

doſe ſteſſo conmille balzi, inchini, mouimenti, & grilli; ò d'un'al

tro che vagheggi la ſuainnamorata ſtando in mille modi, & accia

rimirare,& contemplare tutte le ſue parti, fin che i vicini accorgen,

doſene , sè nèridano , ò generalmente di qualonque altra perlona

che ſecondo il guſto che prended'alcunacola che fà , dimena la

teſta, come ſuolyn pittore quando conlidera, & vagheggia vna ſua

pittura. Lagratia fà chinar l'huomo à tutte le cole che sì gli rap,

preſentano inanzi perbiſogno ,con garbo,& geltı diletteuoli,& de

licati. Oltre di ciò fa accetcar doni con allegra fronte, premiar vo

lontieri, don ar con maeſtà, ringratiar' benignamente,& con dolci

K maniere
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maniere ottenere tutto ciò che brama,& vuole. lu lomma non al,

triinenti li rappreſenta il gratioſo , che le compagne di Venere, per

ciò derte Gratie . Fa di più riceuere con mille vezzi, delitie, & grate

accoglienze le genti in caſa lua ; & finalmente tutti gli effecciche ti

poilono fare nel miglior modo , ſaranno detti gratioſ , li come i

contrarij diſgratiati. La venuſtà fa gl'atti auuenenti, gentili , gra

tiofi,& belli, licome quella che non può eſſere ſenza la bellezza

delcorpo,& la gratia degl'atti ; però corali acci ſolamente lidimo .

ſtrano nei corpi belli perfettamente.Ondenè vengono detti venu.

fti,cioècompiti di forma, & moto; ſi che ſono parimenti anch'egli

no molto atti à conſeguir ciò che vogliono, & mallime per prieghi

come Helter,& per lutinghe comeThamar,& per comandamento

ancora come Venerè da Marte ond'egli dice

Tu fola questa man poi diſarmare.

La leggiadria fà glatti vaghi, & agili,meſcolati di gratia, & però in

tutte le coſe ſono deſiderati , li come quelli chegenerano ammira.

tione, & ſono il proprio ornamentodelle coſe, facendo comparire

il leggiadro giovane,ò verginella nel più gratioſo habito,& meglio

concertato che ſi poſſa coli per ſua conuenienza, come per diletto

dell'occhio, che folo delle bellezze, & coſe ben fatte fi appaga. Pe

rò queſti mou leggiadridifficilmente poſſono riſplendere in vn cor

po brutto, è ſcopoſto. La gétilezza fa gl’acri gratioſi,corteſi,nobili,

& virtuoli . Imperoche comedice il Boccaccio , dalla virtù venne

prima la gentilezza nel mondo ;& però in vn cuore villano non

può ſtare,ben che nato ſia noblie, & ricco, & pofTente; perche co

me ſoggiunge il medeſimo,tutte le coſe ſi laſciano in eredità , eccet

to la virtù, la ſanità , & la gentilezza . Per ilche canto ſi può chia

mare , & tener gentile vno quanto eſſercita la gentilezza con gl'atti

con le parole,& con farci . La cortelia fà gl’atu benigni , humani ,

liberali, deſtri, &moderati, fa la faccia gioconda, &ſerena. Però

veggiamo chequeſti corteſi di le inuaghiſcono chiunque gli prat

tica, & gli legano con ſi ſtretti nodi , che non sè nè poſſono giamai

diſciorre, nè far coſa alla preſenza loro ,che men c'honeſta lia ,&

lodeuole . Le luſinghe fanno con finte, & falle accoglienze, per in

dur altri al ſuo volere, gettar le braccia al collo , parlar à vn tempo,

& con la bocca, & con le mani, muouere ſecondo il ſenſo il capo, il

collo ,legambe, le braccia, le mani , & il reſto del corpo , acciò che

meglio di polla imprimere nel luſingato ciò che ſi vuole , & tirare

all'intento, ouero diſegno . Fà che li tocchino ancora ,& ftringano

le mani, ſecondo l'impeto dell'impreſlioni, & li baſci ſecondo lo

1
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Atato dicolui che ſi ſutinga, per indurlo, & perſuaderlopiù facile

mente, & fimoſtri variatamente la faccia,hoc'allegra , & hora me

fta, hor tra l'uno, & Paltro, & ben fouente anco vergognoſa ſecon

do che ricerca l'orditura dell'inganno. Le blanditie lono proprio

carezze con luſinghe, che ſi fanno con cenni,ſcherzi, tocchi, giuo

chi, pizzigi, & gelti dimano,& dicorpo , quali li vedono nelle dan

ze . Il che non ci fa ſenza grandiſſima paſſione de gl'ımpaniati,

percioche come le ſignore nè ſono fatte accorte gli leuano in alto,

& doppò fangli fare ilſalto della lumaca . L'adulatione per
eſſere

proprio una pittura di geſti finti , che và dietro imitando i naru

rali, non per coli fargli, mà per ſeruirſene à ſuoi effetti, & commo.

di , fà i geſti curti finti, falli, & fimulati ; come di chi fa profeſſione

d'imitare i geſti,arui , & parole de i ſuoimaggiori,& non tralignare

in coſa alcuna da loro, mà tutto però fà ſenza vna minima ſcintilla

di virtù, ma ſolamente con lo ſcopo del proprio vtile . , & intereffe .

Fa in oltre honorare , riuerire , & lodare colui dà cui s'attende vti

lità , & honore, ingerendoſi con lui à poco, à poco,& prendendone

confidanza, & ficurrà ſorto color di oſſeruanza, & d'affectione, la

qual tantoſto li dilegua, come l'amico cade di ſuo ſtato, & è abban

donato dalla Fortuna,volgendogliinſieme con ella Fortuna le ſpal

le, come racconta Luciano d'un adulatore del ricchiſſimo Timone

quando da vna ſomma felicità cadde in coli eſtrema miſeria , che

per ſoſtener la vita gli conuenne lauorar la terra ; alqual propoſito

leggiadramente diſe l'Arioſto, ragionando del RèdeMori abban

donato dà ſuoi più forti guerrieri.

Se poi ſi cangia il triſtoin lieto Stato,

Volta la turba adulatrice il piede ;

L'amoreuolezza fa gl'atti puri, ſinceri, & pieni di bontà, come get

tar di braccia al collo,baſciare, ſtringere de mani, rili, inchini , ac

coglienze, & fimili che s'hanno parte dà rappreſentare,come nella

vilitatione di Eliſabetta , &Maria Vergine. Et taluoltavi s'ha d'ac

compagnare vn pianto allegro, & tenero , come in Gioſeppe, quan.

do ti diede doppòtanti accoglimenti , & carezze à conoſcere in

Egitto à gl'vndici Fratelli,gettando al collo di Beniamino le brac

cia con mille baſci , & aniditenerezza , & di amore. Et cofi ſi ri

cerca in tutti , trà quali per natura, ò per elettione lia amore, come

trà due amici , tra parenci, trà marito , & moglie , trà padre , & fi

gliuolo, trà figliuolo , & madre, & tra amante,& amante. L'abbrac

ciamento è dimolte maniere . Falli per honeſtà , per forza ,& per

laſciuia . Per honeſtà nè gl'incontri de gli amici ,& dei parenti,
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& in queſti s'oſſerva certo modo, & ordine. Impcrocheſecondo

lo ſtato, & il grado delle genti diuerſamente li hada venire ad ab

bracciainento,come per cagion d'effeinpio, trà maggior,& mino

re, quello abbracciarà la parte ſuperiore,& queſto l'inferiore, come

beniſſimo auuertà l’eſquilitiffimo Arioſto nel Canto decim'ođaua

in Norandino, & Grifone, dicendo

Grifon , vedendo il Re, fatto benigno

Venirgli per gettar le braccia al Collo ,

Laſciò la ſpada e l'animo maligno ,

E ſotto l'anche , da humile abbracciollo ,

Et in altroloco nel Canto vigeſimoquarto.

Et l'abbracciaro ou'ilmagior s'abbraccia.

Col capo nudo , e'co'l ginoccbio cbino ;

Però in queſtiabbracciamenti biſogna, inolto bene avertire di offer

uar' il decoro. Gl'abbracciamenti diforza ſono de' Lottatori, & G

mili ; come leggeli d'Ercole, che ſtrettamente abbracciando Anteo

per li lombitanto lo teo neſtringendolo ſopra il ſuo pecto ,che à vi

ua forza trahendogli lo ſpirito dal corpo lo priuodi vita . Ec qui

s'ha d'auuertire in deſcriuerevna locca di non fare che vno tenga

Aretto l'altro, in modo ch'egli non potendoli veriſimilmente libe

rare, sè nè liberi èche vno patiſca, è moitri non poterſi difendere,

doue per raggionedell'oppreſſione, non può parice, nè ftar lotto .

Ec tanto baiti, per auuertenza del tutto . Ecci vn'altro abbraccia

mentodi forza lenza reſiſtenza dell'altro , come quandoi Romani

rapirono le donne Sabine, & Plutone inuolò Proſerpina.Ne'quali

s'hanno à moſtrare gl'atti violenti, forri, agitati in chi contraſtádo

rapiſce, & ne i rapitifecundo l'ardire, & l'animo loroin chi più, &

in chimeno, glatti diſperati, difenGui, dilatati, lacrimoli, & in tali

anco pauroli . Gl'abbraciamenti laſciui ſono anch'eglino dimolti

modi, & s'hannoda rappreſentare ſempre con queſta auuertenza ,

che le mani come fromenti d'elli vengano à terminare nelle più

morbide pavcı del corpo , come alle orecchie, à labri , alle guancie,

alla gola,& altri luoghi,che per honeſta li debbano tacere.Che chi

le terminalle, abbracciando in altre parti come ſarebbe à i gomiti ,

à gli ſtinchi, à iginocchi, alle ſpalle, & limali, farebbe coſa inetta , &

degna di riprenlione, per non vieller dilecro alcuno . Er ricordo che

in queſta parte il pittore vi conſideri diligentemente, & auuertiica

ancora ch'io non gli lodo,che gl`elprima troppo apparénti,per mo

deftia, & honeſta. Vogliono poi gl'abbracciamenti ellere amore

woli, dolci, humani, accompagnatida'dolci. Iguardi.Et queſti, ha

uendol
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uendofiſempre per il giro del braccio à toccar con le mani ne i

luochi detti,diuerſamente s'hanno da rappreſentare. Ma del modo

con che s'habbino da rappreſentare, non occorre à darne qui

uż tegola ; pur troppo ciaſcuno da natura ne' hà cognitione.

Onde per le ſtello può ſenza precetti altrui intendere, comeaccon

ciamente eſprimergli coʻl pennello. Dirò ben queſto, che s'hà ha

uer l'occhio ſempre al ſito, in che gl'abbracciati ſi trouano. Impe

roche d'uno modo s'abbraccia ſtandoin piedi, di vn'altro ſtando

diſteG , & d'un'altro ſtando alliſi . S'ha d'hauer riguardo anco alla

voluntà di tutti due , se è ſcambieuole . Perche sè l'uno non con

ſente, in vece di abbracciare, ha da offendere,aprir le braccia,graf

fiare,gridare, mordere,far cotali altri atti iqualis'hannoda elpri

meré l'empre, ſecondoche ſi legge nell'hiſtorie,cheſi voglion fare.

Ét cofi in vn modo ſi rappreſentarà Cleopatra con Marc'Antonio ,

& le fighe con ſuo padreLoth ; Mirra,co'l padre, Febo con Leuco

toe, Fedra con Ippolito, & la Regina d'Egitto, con Gioſeppe; & al

trimenti Tereo con Filomena,Tarquinio ſuperbocon Lucretia Ro

mana, &molti altri che diuerſamente abbracciarono, horper viua

forza, & hor per amure . Il baſcio parimenti fà diuerſamente får i

geſti, à i corpi ſecondo le diuerſe occorrenze. Che sè li baſcia yn

morro, come d'un figliuolo, fa i'moridolenti , diſperati , & lagri

mofi, comeſtringere, dibatrerti graffiarfi ; alzar' le mani , allargar

le braccia, chinarli,dimenarſi, torcerſi, ſtringer'le mani , lcuoterſi,

fuenire,volcar gl'occhi,gridare, & fimili, come ageuolmente ſi può

vedere tutto didalnaturale. Se li baſcia in legno d'amore ,& per

modo di accoglienza amici; ò parenti ; li bafciano ſcambieuolmen

te le gote . Ma le per riuerenzavn' minore bacia vn'magiore , hor

le bacia le mani , come à Signori , horapanni, & hor i piedi Come

al Papa , & hora il ginocchio , comeall'Imperatore ;& cofi hora

fanno geſti di ciuerenza , hor d'allegrezza,& corteſia . Se li baſcia

laſciuamente, è nelle labra, ò nè gl'occhi, o in altra parte , nè riſul

tano moti laſciui, come abbracciainenti, ſcherzi, rili, volger' di oce

chi, cader, dimenarſi, opprimerli , ſtringerli , auuiticchiarfi , & lic

mili . Sonoui ancora balci fraudolenti, & finti, come di meretrici,

ruffiani, & traditoti. La lafciuia fà gl'atti ſecondo il ſuo nome, cioè

lafciui (guardi, dolci abbracciamenti, foaui balci , & ancora sforzi

pruoucdi vita , trasformationi, comedeiDei à dilungo fcriue Oui

dio nella Metamorfoſi. Er tutto il fine della lafciuia in fomma è il

far' gl'atti che conducano finalmente à sbramare quelle dishoneſte

voglie, che con l'iftelſe beſtie ci ſono communi. Et perche nella

donnaK 3
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donna pare che vie più dilaſciuia naturalmente regni , dirò di lei

moſtrando in qual guiſa habbi d'eſſere dipinta. Vogliono ad unque

le ſue mcmbra moſtrarli ſcoperte , &mallimèquelle che ſono più

atte ad eccicar deſiderio , come le mammelle, la punta della lingua

nell'atto del baſciar, le gambe, vn braccio nudo;ina non in tutto

apertamente ,acciocheancora li habbi a deliderare . Perciò vedia

mo che gli antichi rappreſentauano le loro Veneri ignude non in

tutto sfacciate , & dilcoperte , mà con certo modo di chinarli , &

coprirſi con picciol panno;& in queſta guiſa accendeuano maggior

deliderio ne'i riguardanti; di che nè rimaſe in Delo, & Pafo alcun

veſtigio. Altri arti infiniti di laſciuia che ſi potrebbono quiui rac

contare , ò almeno accennare , con tutto che forſi ſarebbe neceſſa

rio per inftruttione, & auuertimento del pittore , à cui louenteoc

corre, ò per compiacere à Principi , & ſignori, ò anco per ſuo pro

prio capriccio didouergli eſprimere, ho giudicato che lia meglio

tralaſciare, non potendo eſſere che in col fatto ragionamento
non

venga à dirſi alcuna coſa obſcena , & che polla contaminare i buon

coſtumi . Pure affine che quelta parte non ſia però del tutto delide

rata in queſto mio trattato , doue io hò voluto raccorre eſquiſitilli

mamente ogni coſa appartenente à queſt'arte, hò voluto accennar

ſolamente due luochi d'approuati ſcrittori, d'onde fi potra, come

da viuo eſſempio , impararein qual modo habbino d'eſſere eſprelli

gl'atti laſciui coli in donna, come inhuomo. L'uno è in quell'iſto

amoroſa di Clitofonte ,è Leucippe di Greco autore , ch'è Itata tra

dotta poi in Latino dal Signor Annibal Croce , che fù ſegretario

dell'Eccellentiſſimo
Senato di Milano, & huomo di belliGime lec

tere ; l'altro è di M. Sperone nel ſuo primo dialogo intitolato d'a

more. La dishoneſtà tà glatti ſporchi, nefandı, vergognoſi,infami

che in niuno loco nètempo deuono vſarli, dei quali per ellere lo

lamente dimoſtrationı di membra più vergognole,& effetti più dif

honeſti per cuilddio mandò foco dal Ciel, c'huomini, è calearlo ,

è diſtruſſe, & hebbetempo à pena Loth à fuggir , mà la moglie ri

male, io non nedirò altro. La feſta produce atti diſtinti,& parti

colari . Onde leggiamo , che à Roma i Sacerdoti Salij falrauano

in honore di Marte , è d'indi n'haueuano il nome, & alcuni de

gl'Indi, ſin'che il Sole giſſe all'occalo ballauano , & il Popolo d'Il

rael facendo feſta intorno al Vitello d'oro,che adorarono vn tein

po per ſuo nume,& idolo, ballauano giocando,mangiauano,& fo

nauano diuerti ſtromenci; & noi Chritiani douriamo hauere mati

queri,& deuori , con quali lodallimo, & ringrauallimo humilinen .,

te ,&
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te, & con tutto l'affetto del cuore il Signore de i beneficij riceuuti.

Nelle feſte d'Imenco Dio dele nozze , & de'i matrimoni fi fanno

moti,& atti comedi conuiti, ſcherzi, ſuoni, danze, giochi,baſci ,&

fimili ſecondo l'uſanza, & rito de i Popoli. Perciò che il Todeſco

abbraccia , il franceſe baſcia, l'Italiano falta , & tocca , & lo Spa

gnuolo paſſeggia ragionando d'amore . Balta qualonque ſia l'atto

doue li feſteggi non ha da contenere inſe alcuna melancolia, Ò ap

parenza di huomo graue , & penſieroſo ; ma vuole eſſere colmo di

giubilo,&di allegrezza. Sonoci ancora aluri moti di feſta comein

coloro che fi allegrano per qualche buona noua di felice ſucceſſo ,

ò di vittoria, ò d'altro, nellcquali occorrčze i moti fi rappreſentano

hor più feſtanti, & allegri, & hormeno ſecondo l'importanza della

buona auuentura. La pompa fa gl'atti (plēdidi,altieri,maeſtoſi,col

midi ſuperbia,& di falto , come di chi eſſendo meglio ornato de

gl'altri, li dimoſtra in atto brauo, & principale. Il Canto ſecondo

le voci ò più graui,ò più acute, fa i moti hor più vehementi hor più

ſedati. Imperoche ſi vede che'l muſico hora gonfia le maſcelle ,

hora le dılaca è quando le riftringe, taluolta fponta in fuori le la

bra,bene ſpello volge gl’occhi lalciuamente, è talhora affila il guar

do intentamente, horas'infiamma la faccia ,& hora no.La qual di

uerſità di moti non ſolamente è cagionata dalla varietà de icuoni

delle voci , maanco dalla diuerſitàdelle diſpoſitioni di coloro che

cantano , iquali ſecondo c'hanno gl'organi meglio diſpoſti , canta

no , chi facilmente', & chi con fatica. S'hanno anco da conſiderare

i moti di coloro che ſentono , iquali hora ſi muouono à furore., &

ad impeto, come si legge d'Alellandro il grande al ſuono frigio di

quel ſuo Muſico , con ch'egli marauiglioſamente s'accendeua

alla battaglia, hora à melancolia, hora ad allegrezza , hora à

continenza , & hora ad alcri affetti , come ſi troua ſcritto eſſere

ſtato apprello à gli antichi , Per ilche anco haueuano a ciaſcu ,

no afferto accommodata particolarmente vna ſorte di Muſica .

Et in ciò, per che veggio molti eſſere incorſi in errore , non vo

glio reltare d’auuerare,che dipingendo alcuno che ſuoniſtromen

to da fiato , come Angieli , non fi dipinga in atto che non paia gon

fiar più le maſcelle, come ſe non dalle allo ſtromento , alcun fiato ,

ma veggali in atto che rappreſenti ciò che fa , come bene oſſeruò

Michel Angelo nel ſuo giudicio ne gli Angeli , che ſonano le Trom

be , & Andrea Mantegnanelle ſue per coli dire, baccanarie in co

lui che ſuona duecornamuſe , & ne i Tritoni che Conano le bucci

ne le quali vengono fuori in ſtampa . Che pur
doueriano cottoro è
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hauer letto , òvdito raccontare da altri che Minerua appunto per

ellerli vna volta veduta,con le maſcelle gonfie ſuonando la corneta

vergognatalene la gettò via , & il giouane Alcibiade ſuonando vn

pifaro , ò che che li foile , vedendo Socrate , che cololo à ſuonare

gonhaua le,maſcelle , è tutto.fi contrafaceua , naicondendo gloc

chi, & corrugando le cigha , parimente lo gertò via . Il danzare ſi

puo dire di tante forti quante ſono nationi e'popoli al mondo , &

per conſequenza cauſa diſtinti,, & differenti i mori. Imperò che, il

Todeſco ſalta , & abbraccia in diverſe maniere , il Franceſe bafcia

getta le braccia al collo , & tienli braccio à braccio , il Sauoiardo

s'inchina al ſuono laſciuamente , fà riverenza , & dopò falra , ho

ra forte, hora piano, & poi s'abbraccia & abbracciato inſieme fal

lo Spagnuolo paſſeggia con grauità mano, àmano ,ragionando

d'amore, il Fiamengo , danza parte à ruota , & paite á taldi difche

na , & l'Italiano , quaſi hicrionicamente falta con sforzi , ftorci

menti , lanciar di gambe, con leuarli in alto , affrettar i palli, & ral

lentargli,hà ſue ricercate , di cinque palli ,di ſette, di noue, dida

deci, & di quindici ; le quali và accommodando al ſuono , ò largo,

è ſtretto ,ò graue , ò acuto , tuttauia con atti vezzoli , come ſguar

di portamenti di vita , inchini, riuerenze , & altre fimil , eſche,&

fomenti d'amore. Non mancano altri atti foliti,à vederli nelle dan

ze, ne'quali la gagliardezza , preſtezza, ſueltezza, & iſtrionica li di

moſtra, come in coloro iquali fi rappreſentanoconarmi in mano,

& vanno in giro , faltando con maeſtria, vibrando l'armijad vſånza

Moreſca in atti diuerfi, di ripari, &fimili,cucto accomodando lern :

pre à diverſi ſuoni, di Cimbano , è d'altro ſtromento , che li ada

pri. Altri con ſonagli à talons , con incredibile deftrezza ſenza arti

hiſtrionici fanno tutte le forze , gefti, & mouimenti , che li polla

far del corpo , che à rifguardanti, non auezzi nè effercitati in.cotal

paleſtra, pace Ipettacolo miracoloſo.U gioco caufa anch'egli diuerfi

geſti , & atti , come appreffo gli antichi Romani, ne i giochi,ò più

toſto nelle tragedie de i gladiatori, & à giorninoſtri li vede ne gli

ſchermitori . Etqueſti debbono eſſere neceſſariamente dal buon

pittore inteſi, acciò che nel rappreſentare tali giochi , ouero vno

abbatimento, yn duello , vna giornata, fappia con ragione,& con

viuezza, eſprimere gl'atti offenliui, &difenſiui di forza, & deltrez

za , eleggendo i piùproprii forti, & manco debboli de gl'altri, per

non fare à guiſad'alcuni vna battaglia , come à dire di ſoldati,ſon .

nachioli, lenza alcuna furia , ò per eſſempio vn Caiin , che vccida

Abel con vna debbolezza, con che veriſimilmente non gli poſſa dar

morte ,

1

1
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ci

Ido

morte. Simili a queſti ſono gl'atti della lotta , delte pugna ,delle co .

fte , delle canne ,del cauallo , & ſimili altri giochi , ne'quali ſihari

no à vedere i giocatori anſare, & ſudare , & con diuerſi attioniellere

frà loro diuerfi, con attı forti, terribili , & fieri. Sonoui atti del gia

co otioſo , come delle carte , de i dadi , tauoliere , & altri , ne'quali

ſecondo il fuccello , & la fortuna del gioco , che iui conmaggior ve

locità, par che aggiri , & raggiri la ſua ruota, fi veggono neigioca

tori moti , & attidi dubbio , d'allegrezza, di furore , di timore,

d'impeto, di diſperatione, di triſtezza , & alle volte di morte.Molte

altre coſe potrei dire de'giochi, & conſeguentemente de ſuoi diuer

ſi arti ; perche ho ben io letto ,come , & in qualh atti eſprimellero

gl'antichi Greci , & Romani diuerſamente, oltre gli altri, che ſono

infiniti, i giuochi Olimpici, Pithij ,Nemei ,Gimnici, Funerali,

Pirichi, Scenici, Lupercali , Circenfi, Saturnalı , & Equinij come

eſprimeſſero i giochi della Paleſtra, della palla de i dadi de gli fcac

chi con i giuochi di Neoprolemo figliuolo d'Achille . Mà ciò fareb

be opera troppolunga, & troppo lontano ci diſtoglierebbe dal no

ſtro primo, & principal propoſto . Però baſterà di tanto hauerne

derto
per hora. L'Allegrezza fà i mori ſuoi, quali habbiaino detto

di ſopra della feſta ; fuor che quand'ella naſce da piacere laſciuo ,

produce atti in maggiornumero & vehemenza . La tranquillità fa

parimente gl’atri colmi di gioia , & di allegrezza , ſecondo l'ottenu

to deſiderio; & però con vn ſembiante di quiete dipace,& di giubi

lo moderato . Il diletto fa accompagnare lemembra al guſto che

prende l'animo di qualonque coſa che gli gradifca, & piaccia , coſi

buona come mala. Per ilche vediamo quelli che prendono piacere,

& diletto della pratica , & conuerfatione delle donne a guiſa diSar

danapali, eſfèrgli ſempre à fianchi con attilaſciui,vezzoli, & petu

Janti; quelli,cui piacciono gli homicidij ellere ſempre crudi, fieri &

& minaccioli in atto ,con occhi colmi di (degno, & mani pronte al

ferro ; quelli chi hanno guſto direligione ,raggirarſı buona parte

dell’hore dietro a ' tempij in geſti pacifici quieti , & anco melan

colici. Et coli di correndoin cialcheduno li veggono eſprellainen

te diſtinti atti eſteriori conformi al ſuo guſto , & inchinatione ,

Il che prudentemente auilando Vlitle huoma ſagacıſſimo frà tutti i

Greci, s'imagino il modo di ſcuoprire Achille quantonque in viſta ,

& in babito di dongella frà le figliuole di Licomede , appreſentan

dogli la ſpada con lo ſcudo , de'qualsimmantinente il giouanetto

d'animo gueriero,& nato all’armi,vno imbracciò, & l'altro impu

gnò con marauigliola deſtrezza . Illolazzo,fa gl'atti in due modi

Recor
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.condo ch'egli ſi prende, o per proprio piacere', ò per'ſcherno al

trui. Per proprio piacere di ſcherza , & con dolci abbattimenti G

ſottopone hor l’uno, hor l'altro, ò piaceuolmente fi morteggia.

Ilchenon ſi rappreſenta mai perfettamente , sè non da coloro che

fono conformidivolere . Per ſcherno Gi fanno atti ſconci , & da

giuocolare, come torcere di naſo, di bocca, & di occhi, tirar dipan

ai, tinger di faccia , (putar in viſo, come fecero i Giudei à Chriſto

verſar d'acqua in teſta, come ſi legge di Xantippe à Socratc, ridere,

& come per prouerbio ſidice, far le fiche , & altre ſimili beffe , &

truffe , nellequali come indegne d'huomo nobile, & bene alleuato

s'elſercitano lolamente pazzi , buffoni, giuocolari, vbriachi,para

fiti , & altre genti infami di queſta buffola. La dolcezza finalmente

percoli raddolcire, & ſcemar in parte la noia della longhezza di

queſto capitolo, fa reſtar le membralaſſe,affitte,languide non par

ſenza vigore , mà quali come priue di ſenſo è di ſpirito.

Dei mori dela prudenza , aftutia , malitia , accorgimento ,ghermi.

nella, furto,honeſtà, modeftia, quiete, & effercitio.

Capit.
XIII .

L

Aprudéza induce ne gl’huominiattigraui,raccolci, &córegnoſi,

diuerſamente però lecondo le diuerſe arti,& attioni nellcquali

ella s'elſercita ;accommodando à ciaſcuno il più atto , & con

ueniente fi che ella chiaramente viene a riſplender,& farſi conoſce

te nel prudente; che ſe inconueniente foſfé,farebbe atto d'ignoran

za della quale tutti gli atti ſono contrarij a quelli della Prudenza,

che tucti ſono ne i prudenti come oratori, Theologi, Filoſofi, Pro

feti, & fimili, graui, ritirati, & pieni di macltà. Per ilche non ſi veg .

gono gettar le braccianè in piedi , nè allili , nè le gambe hor qua

hor la , come gli iſtrioni, n: far' forza di vita come i lottatori ne

manco ridere diſſolutamente , ò torcer a la vita come Ninfe, ò fare

altri ſimili gefti,& atti tutti contrarijalle profeſſioni loro . Mà vo

gliuno con certa temperata ſeuerità di fronte, & grauità tener tauo

le , & libri, ponendo alcuna volta in ſegno di contemplatione le ma

ni nelle barbe che con deſtrezza ſiano ſchermigliate, come aſſai

vsò di far Polidoro ne i ſacerdoti, & laui antichi, & Michel Angelo

giudiciofiſlimo,&molto auueduto in queſta partecome in tutte l'al

nel ſuo mirabile Moſe alla lepolcura di Papa Giulio in Roma à

Santo Pietro in Vincola ; & pariinente nel volto della capella,doue

fece il giudicio in vaticano nel Profeta Gieremia , a’quali poſe così

1
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la deſtra mano inuolta nella barba,con maggior grauità però in Gie

remia ; benche ſuperfluo mi pare andare raccogliendo,& annoue

rando tutte le figure nelle quali egli habbia eſpreſſi atti di grauita,

& prudenza, poi chein tutte l'ha fatto, & olleruato ſempre.Il ſimile

li vede ancora hauer ofleruato Raffaello d'Vrbino nel vaticano, in

quella grandiſſima iſtoriaaccorda la teologia con la filoſofia , doue

coli bene ſi veggono le differéze de glatti prudenti più èmeno gra.

ui , che veramente ſi può per quelli diſcernere ſenza altro geſto il

Matematico , il Filoſofo , il Teologo, & gl'altri che vi concorrono ;

cola veramente diuina . Tuttauia gl'altri geſti ancora della pruden .

za nell'altre arti ſono più conformi , & conuenienti, comene'col.

tellatori , i più fieri , forti, arditi , & pronti alle offele, & diffele ;nè

gli iſtrioni,i più volubili, leggieri, vaghi, & (nelli;ne i Principi , i

più nobili, honorari, & eletti dal lenno,èdalla maeſta; & finalmente

in tutti gl'altri ſecondo che più loro ſi conuiene. L'altutia fà gl'atti

malicioli, accorti, ſcalıriti,& ſagaci,come in tutte le operationi che

li fanno, moſtrar certogarbo, & gratia più che altrui ordinariamēte

non faccia, condendo l'atto con tutti quei modi che lo polla ridar

re all'eſtremo della perfettione; talche niuno polla fare nè pure

iinaginare più . Dalche veggiamo queſti aſtuti, non ſoprahondare

in alcun geſto di niente, & in ogni coſa eſſere rimeſli,forbiti, genti

li, & oltra modo pieni di conſideratione, & di arte ; li che non mai

molto ridono , ò ſtanno melancolici , mà ſtando coſi tra l'uno ,

& l'altro , nel curto ncgoriano felicemente, non altrimenti che

frá Greci a dica effere ſtato Vliffe . Di cui ſcriuono alcuni che

fù anco come d'animo, coſi di ſembiante acuto , & lagace .

Onde beniſlimo fece quel pittore à rapprelentare in lui la dif

hinulatione ſicuriſſima ſcorta dell’aſtutia . Là malitia fa glacci

pieni di frodi, & fallirà, mirar fillo , & intento nè gl’occhi al

trui cautamente , & preſto, & in guiſa di volere per quelli ſpiare gli

intimi ſecreti, & gl'interni affetti di colui ; acciò che ſecondando

poi quelli ,& accomodandogli ogni ſua parola, & acto polla ottene.

te in qualchemodo ciò chedefidera .Erdi queſta maniera ſono pa

raſiti, & tutti quelli che viuono della robba altrui, laquale con fini

li modi tutta volta che ben fatto gli viene, con varie tempere, & in

uentioni di naſcoito togliono , olleruando diligentiſimamēte ogni

momento , & hora ditempo , & con quello legacemente ſecondo

le occorrenze conſigliandoli. L'accorgimento ,fa gli atti lauij , ri

melli , & alle volte dubioſi , come di chi diſſimula vna coſa antiue.

duca alla præſenza di ſeruitori , & altrimenti ancora gli fa moltrare
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in modo che gli dà a credere che egli sà alſecreto loro & intento ?

per il che bene ſpeſſo vergognati, da ſe ſteſſi pigliano partito , òfoa

no caſtigati ſecondo occorre . Tali ſono molti principiverſo i ſuoi

cortigianicheſtanno ſu i tracti d'antiuedere, ſapere, & diſſimulare

i loro intenti ; per il cheò , a caſo , u ad arte , ſpeſlo ne traggono

Inarauiglioli fratri, per via dello ſcemare, accrelcere , rimettere &

& intendere i moti. La gherminella fà gli atti cauti", ſagaci , mali

tiofi, & colini di giottonerie finte, &inganni , come appunto fanno

in ogniloro negotio i barattieri , ruffiani, hiſtrioni, giuocolari,mes

retrici, & tali forti d'huomini, i quali ad altro mai non intendnoo

ne s’occupano mai in altro, che in rubare , tragittare, dare , & par

lare tutta vn tempo , &con le mani & con la linguacon milleau

volgimenrı di geſti , & girandolediparole . Oltre di ciò hanno in

vn’tratto l'occhio dolce, fermo, fiero, & pronto ad ogni inganno ,

&occaſione che interuenghi. Et ancora li veggono meſti , & alle

gri à vn'punto , & mille altri ſimili geſti dimoſtrano, che ognuno

può beniilimo auuertire d'ogni hora, pur chevi voglia por mente,

maſſimèalle cortegiane,inétre che fingendo le trauagliate moſtrano

d'effere ſtate affrontate & rubate , ouero d'elere martellate di gelo

fia, ò fingendoſi feſtanti, & allegre con vezzi ,& ſcherzi appontano ,

& rubano i ſimplici, & mal accorti amanti . Il furto fa l'occhio aper

to & pronto à cutte le coſe , le mani libere , & lempre leſte ad elle

quir ciò che ſi diſegna, & li penſa , & mirar altroue alla preſenza

delle genti quaſi in atto che per modeſtia non ſi ardiſca affilar gli

occhi in altrui. Fa di più gl’atti vilı, & pauroſi; fà euidentiſſima

mente cangiar il colorin faccia, ſi che molti perciò ſono ſcoperti ,

& riconoſciuti per ladri . Per il contrario anco fà gl’acti terribili

homicidiali, inlolenci, & fieri, fà gli preſti , leggieri , & ſpediti ad

eliequire tutte le coſe , come ſi legge di quelli diCham nel rubba

re la preda di Gierico , di Antolio.hgliuolo di Mercurio , di Cacco

mentre habitaua nel Colle Auentino, di Simone ,& d'Eliodoro nel

Tempio di Gierufaleme Calpeſtrato del cauallo dell’Angelo. La

honeſtà fà gl'atti gratioſi, humnili ,& modeſti , come mirar con rif

petto altrui, non Icuoprifi panno intorno , anzi con più accorto

modo che ſi può le parci vergognoſe, come mammelle ,: , gambe ,

ſpalle, ricoprirſi, non far atto laiciuo,laido,inſolente, iná ſtar ſem

pre raccolto , & tutto intento à fatti ſuoi , & occuparſi , sè non in

honeſte coſe, comefanno legentili ben nate , & virtuoſe donne , &

huomini ancora. Si che è tenuto il pittore à rappreſentare con tali

getti chenon habbiano pur'ombra disfacciacagine, luſuria, & in

folenza,
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folenza,quando gli occorrerà in qualche hiſtoria àdipingerke, Sul.

pitia , & VirginiaRomana , Maria focella di Mofe, quando con le

altre verginiHebreedolceinente tiltàcantando ; & LodandoIddıq

per la ricupecata libertà del popolo d'llraele , tutte le vergini, &

Martiri , & lopra le altre la gloriola Madre diaoftro Signore, laqual

èalle volte da alcuni gofti, & inconſiderati ſi dipinge con getti, &

habiti laſciui guardando à quelli che la mirano, ti comevlano di

fare nelle altre vergini ancora ; crrore à mio giudicio notabile , &

degno di grandiflima riprenſione. Perche quelle vogliono chinar

gl'occhiverfo terra con grandiſſima honefta,& verecondia. Er ne

maſchi bene(pello fi.debbe anco rapprefentare ,& far riſplendere

queita honeſtà come nell'antico Gioleppe Hebreo,neinoſtri Santi,

& maſline in Santo Giouanni Euangeliita, che non fù men chiaro,

& illuftre per queſta virtù , che egli li foſſe, bello, & caro, à Chriſto ,

fonte, &maeſtro dell'iſteſla honeità. La modeſtia fà gl’arti diſcreti,

temperati, mediocri, & coſtumati, come non moſtrar in alcun lo

co tempo, & occafione affecro , & paſſione d'animo. Però non entra

ingeſti terribila , nè anco pauroſ ; nè leueri , nè troppo piaceuoli,

må li ſtà neiemeſli , & mediocri . Er tali fi veggono leinprecir

confperti , & aggratiari, con vna certa equanimicàdapochi poſle

dura, che perciò gli rende apprello gl'altri piú honorati , &cari ;

fi come per il contrario gl'immoderatiſono apprello tutu difpre

giari , & odioli. La quierefå i mori pacifici,& tranquilli, dall'altra.

parte faglı anco orioli , & maninconici in que' tali che non fiim

pacciano inai in coſa alcuna , nè hanno ardire di metterſi alle pra

eiche, & commercij delle genti, ma li ſtannoda ſe inedeſimi rie

fati , ſolicari, orioli, & inelancolici d guiſa di fallo, ò talpa. I primi

moti tono comeinchini, orationi ; elemaline, & fimili , che vfano

i buoni religiofi, i fecolaricatolici, nemici degli ſtrepiti, & romoriy

& anco gli ſtudioli,che cuticatili lonrano dal vulgo in honeſta foli

Ludine fanno profeſſione di virtù, & difapienza. L'elfercitio fà gli

acci, & geſti diuerfi, ſecondo la diuerfità degli eiſercitij. Ec quan.

to ſono diverſe le menti , & l'intentioni de gli agenti , altro tante

ſono anco gl'atti, & moti diuerfi parumenti, & differenti tra loro .

Per ilche Mercurio padre, & autore di tutti gl’etſercitij.I finge da

poeti etlere mellaggicro de i Dei , non per altro cheper ch'egli è

atto à participare , è conleguire tutte le loro particolarità co'lluo

ellercitio, & mouimento. Generalınente queiti moti fono arguri ,

frequenti, patienti, preſti, accurati, diligenti, ma in particolare ne

gli ſtudioli, & amatori delle lettere;& della pittura, vogliono ellere

fres
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frequentati, pratici,aſſiſtenti,quieti,'diligenti,& ſenza ftrepito nei

muſici, & ſuonatori, ſecondo lamaniera delCanto , & del ſuono ,

gonfij,torti,laſciui, graui,atti d'inalzarſi,dimenarli, & di affretarli

fecondo i varij tuoni, & concenti dell'armonia corporale ; nè gli

ſcultori, & tutti gl’altri profeſori d'arte che ſi ellercicano con fatica

più è meno faticofi, rappreſentandoui ſempre ata dicaldo , & di

ſudore. Dal che sè nè fá vnaconſeguenza oltre mole’altre ragioni,

che queſte arti fiano di minorc ſtima, & pregio delle altre ricercan

dofi nell'elſercitio loro fatica di corpo , tutto che però trà loro ſia

più nobile,& eccellente eſſa (cultura , li comequella che accoſtan .

dofiviciniſſimo alla pirtura, con lei inſieme và imitando le coſe na

çurali . Nelqual modo va diſcorrendo , & argomentando Leonar

do Vinci in vn ſuo libro letto dà me queſti anni paſſati ch'egli

ſcriſſe di mano ſtanca à prieghi di Lodouico Sforza, Duca di Mi

lano , in determinatione di queſta queſtione sè è più nobile la pit

cura , è la ſcoltura ; dicendo che quanto più vn'arte porta ſecofa

tica di corpo , &ludore, tanto più è vile, & men pregiata. Però che

taſarte non è manco ſogetta alle inaterie grofle,che alle ſottili ,cioc

alle imaginationidella mente , lequali non pollono in maniera al

cuna ellere eſpreſſe, doue vi è interrompimento di coſa à loro con

traria. Ilche ſi vede chiaramente ellere nella ſcoltura doue v'inter

ujene marmo , ferro , & altre fimili materie di fatica di corpo , &

ſtrepito ; culte coſe nemiche de lo ſtudio , ilquale nonpuò mai tan

to metteruiſi , & applicaruifi , che cuttauia però per queſta ca

gione grandemente non s'interrompa, & l'opera non rieſca in gran

partemen bella, & perfetta di quello che l'artetice auanti che daſſe

dipiglio allo ſcalpello s'haueua nella ſua idea concetto , & imagi

nato. Talche non li può in verun' modonegare che queſt'artede

la ſcoltura, per eſſere ilproprio intrico di falli , fatiche, & fimili in

commodi; & conſequentemente ellendo nemica all'imaginatione,

& contemplatione,di eccellenza,& di pregio non ceda alla pittura,

laquale per il contrario è arte lontanadalle fatiche,dà gli įtrepiti ,

& dalle materie groſle. Ilche appunto è proprio dell'atti, & ſcienze

liberali. Però ella frà tutte l'altre è molto più arra ad eſprimere in

figura tutte le coſe imaginate per mirabiliche ſiano nell'idea. Per

che il pittore può ritirarſiin loco quieto,& rimoto da tutti gli ſtre

piti, che lo pollono diſtornare, & interrompere, & iui in quella ſo

ſitudine , & quiete con lo ſtile ſottiliſſimo, ouero con la pena andar

tacitamente elprimendo quanto ha concetto nella mente, & dargli

felice compimento , ſenza che'l difetto della materia l'impediſca .

Ec
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Et perche la plaſtica ſorella della pitura , come affermano gl'an

tichi , ſi come arte di manco ſtrepito , & fatica di lauorar di

falfi, fù dalla ſcoltura eletta per madre , acciò che ella nelle ſue

opere gli foſſe eiſempio , & guida , ſeruendola dei ſuoi model

li di terra , como più propinqua alla imaginatione', iquali poi

andaſſe inilurando col compaflo , & per queſta via veniſſe ad

introdurre nel marmo figure d'huomini, di caualli , & ciò che

volelſe ; di qui per concluderla , ſi può anco inferire che la ſcol

tura , non è altro che yna imitatione faticoſa della Plaſtica , &

vna pratica d’intagliar' marmi con diligenza , & longhezza di tem

po,& che tanto più ella s'inalza, & falli perfetta , quanto più s'ac

colta alla plaſtica ; la quale , perciò che non hà in ſe manco di di

ſegno, compolitione di muſcoli, & circonſcrittione (hen che ſenza

ſcorza) che habbi la pittura , è tenuta ſua ſorella , li che ne ſeguita

che la pictura viene ad eſſere zia della ſcoltura, & ſorella della Pla

itica, della quale per cheio ſempre molto mi ſono dilettato , & mi

diletto, ſi come fanno fede diuerli miei caualli intieri , & gambe,

& teſte , & ancora teſte humane di Noſtre Donne,& Chriſti fan

ciullı intieri , & in pezzi , & teſte divecchi in buon numero , poſſo

dire che in lei è vnagrandiſima facilità appetto all'arte del dipin

gere, ò ben diſegnare. Per che in lei ſi farà per eſſempio vna palla

ritonda , & in diſegno ſi circuirà co'l teſto , & dopoi ſopra quello

iſtello piano , & quella iſteſſa palla s’andarà onbrandola , & allu

mandola con iſuoi rifleffi , & ombre ſopra il piano facendola pa

rere tonda , li come quella della plaſtica . Et quiui ſi potrà cono

ſcere quanto ſia la differenza del farº di rileuo, è delrappreſentar in ,

piano;perche in fatti sè ſi vuole lotto porre alla proſpettiua, & rap

preſentar' per ordine le perdite, & gliacquilti, gli sfondamenti,&

eminenze di membri ; è coſa certiſſima cheè biſogno di tanta pa

tienza , & intelligenza,che quafi impollibile è à farlo,non che dif

ficile . E l laſciarebbe ſenza dubbio la coſa, ſe dall'altra parte la fa

tica non foſſemitigata, & ricompentata dal gran diletto che li pren

de di vedere ſopra le carte , ò tauole ſpiccar'le cole , come ſe natus,

ralmente foffero. Però queſto ſolo ellercitio ſtumo io al debbol mio

giudicio eſſere il più eccellente & diuino che ſia al mondo poi che

l'artifice viene quali à dimoſtrarli quali vn'altro Dio . Et queſte ſo.

no per ilpiù proprie parole ſcritte da Leonardo nel desto luoli.

bro, alle quali ne leguono molte altre in queſta materia, che io hò.

voluto frametter qui per eller venuto à propoſito di ragionare ·

delle arti,acciò che con l'aurcorità di canto huomo Filoſofo,Archie,

tetto ,
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retro, pittore, & ſcultore, che non meno ſeppe fare che inſegnare ,

fi dilingannino quelli che altrimenu ſentono della eccellenza di

queſte due arti .

!

De i moti della credulità , paura , homilicà, volubilità , ſerwitas,

riuerenza , vergogna , miſericordia , & ſemplicità,

Capit.
XV .

Geſti, & atti di credulita ' fanno primieramente inanzi a quella

cola, nellaquale ſi crede , li come in quella nellaquale si è pofta ,

& collocata la fede, come inanzi à i Dei , idoli, ò numi che ado

rauano gl'antichi gentili , & ancorainanzi bene ſpeſſo à gl'iftelſi

huomini. Però ellendo le ſue ſpetie diverſe, per la diuerſità dele

fedi, & credenze , non ſempre gl'atti ad va’modo ſi fanno, anci in

vnaiftetla fede ancora ſi variano , ſecondo i vari loggetti de ' i cre

denti . Er però all'uſanza antichiſſima, inanzi al diluuio i geſti di

Adam ,di Abel , & de gl'altri auanti à i ſacrificij veriſimilmente do

ueuano eſſere di vna manicra , diuerſa da quella che vsò Noe ,con la

ſua famiglia ringraciando Dio co'l ſacrificio doppò che fù vicito

dell'arca . Er da queſta parimenti diuerſa quella di Giacob ,& dei

figliuoli, quando nel viaggio che faceuano in Egitto , Gioſeppe pre

go Iddio facendo facrificio . Coli preſupponer debbiamo chedi

uerfi foſſero i dolenti, & pietoli geſti dell'infelice popolo d'Iſrael in

Egitto, mentre che ſtaua orando il Signore che lo liberaſle dalla bar

bårica feruitù di Faraone. In altri lembianti, & arti probabilmente

doucua l'iſteſſo Popolo adorare Iddio auanti il Vitello d'oro , &

doppò chefù ſcampato dalla crudeliſlima vcciſione con tua mera

uiglia , & ftupore grandiſſimo, intorno al Santiſſimo Tabernacolo

inlieme con Mofe , ſopra ilquale era la gloria di Dio. Coli imagi

narl potiamo de gl'atti creduli, & continentidiTobia il giouane

per trè continoue notti con la ſpoſa inginocchione, de i trè fan

ciulli nella fornace' ardente , di Margarita nell'oglio , di Caterina

nella ruoia , & de gl'altrı inuitri martiri, che ſecondo gli affetti più

feruenti, & diuorionidi cuor più acceſe, dauano acti , & ſegni efte

riori della fede loro. Diſtinti , & differenti atti di fede, & creduli

tà medeſimamente ſono quelli che noi Chriftiani vſiamo auanti

alle reliquie de iCorpi Sanci, Croci, imagini di Chriſto, & de i San

ti, douecon gl'occhi filfi,& intenti in quelle oriamo in molti modi

tutti però ripieni di lanta humiltà ,& diuotione , alle volte baſcian

dole,& alle volte toccandole con le dita , & riuerentemente inchi

nandole.
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nandole. Oltredi ciò, per la cccdenza che fi hà nella parola di tali

huomini li gli ſtà in conſpetto con ammiratione , ſenza muouerli

fuor che con alcuni piccioli moti , che imitano , & li conformano

con quelli di colui à chiG crede, come al Predicatore, alla cui pre

ſenza li ſtà con attentione con gliocchi in luiaffili imitando di con

cinouo tutti i mouimenti, & portamenti ſuoi, ocomein conſpetto

de i fanti coloro che n'haueuano ottenuto ſanità , ò altra ſegnalata

gratia , in atto per merauiglia attonito , & immoto , per l'opinione

cerca che hauciano della Santità loro , dalla quale opinione benc,

ſpeſſo nèſeguitaua che impetrauano anco riſurrectioni di morti , ;

come ſi legge diPaolo che luſcitò Patroclo, & non sò che altro , &

di molti miracoli ftupendi operati da Pietro , iquali tutti ſono ſce ;

gni,& atri di credulità. Laquale ſe in noi foſſe perfetta , & viſoluta,

come era in quelle anime felici, & auueuturate,nó è dubbio alcuno

che ancora noi non foſlimo atti ad operar miracoli. Mà eſſendo

tempi mancata quella, è mancata inſieme la potenza , & virtù di

far meraviglie ,&coſe ſopranaturali, La paura fa gl'atti oltre à

quelli che habbiamo toccato in altro loco pallidi,& tremanci in

guilacome ſe ci mancaſſero , & venilſero meno gli ſpirti , come in

Adamo, & Eua, mentre ſono dall'Angelo ſcacciati dal paradiſo ter

reſtre . In olcce non laſcia pigliar modo gagliardo di difenderſi ,

mà fàcon atti debboli,& voluzſolamente allo ſchermo, & alla fuga

ciuolger le ſpalle, o piegarli non potendo fuggire di non eſſer ofte

ſo . Il che non vogliono fare per honor loro i valenti ſoldati nello

Ateccato, eleggendo più coſto vna morte illuſtre,& glorioſa. Diuerſi

fono i'moti dell'iſtella paſſion di timore in chi hà errato , & è pre

fo, & condotto innanzi al giudice . Perche vi ſtà co'l collo torto ,

co'l capo chino , & con gliocchidolena riuolti verſo terra , tutto

conquiſo temendo, & tremandodel meritato caſtigo che vede lo

praftarli. La humiltà fa gl'atti in due modi cioè benigni,clementi,

& humani,& ancora melchini , & abietui . Quelli fono come per

efſempio di coloro che eſſendo honorati fi fanno benigni, & di

quelli che ſenza altro moſli da vnaſua natia bontà , &candidezza

d'animo giouaņo altrui,ouero gli porcano honore, hauendo ri

guardo , & conŲderationeà i ſuoi meriti . Et queſti tutti s'appar

eengono propriamente à Chriſto ſopra l'alino , & ancora quando

laua i piedi à gli Apoſtoli; medeſimamente à Giouan Battiſta verlo

lui mentre nel Giordano lo batteggia , alla Maddalena mentre gli

Ità proſtrata apiedi lagrimando dirottamente,alCenturione quan

do lo priega che lidegni di entrarein Cala lua,& coli à molti altri

L'iche
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che li leggono; cone de' padri antichi all'antichiſſimo Patriarca ,

quando Iddio gli apparue dicendo ,che egli li deliberale di far'

gran praoue , imperoche ſarebbe padre d'infinita gente . L'altro

mododi geſti humili s'appartiene a quelli che attendono ſolaméte

à cole vidi, & poco honorate, che alla conditione,& itato loro pun.

to non li conuengonocoine à Nerone quando egli medeſimo por

taua lopra le ipalle della terra dell'Iſthmo,à Vitellio quando atten

deua alla crapula, è ſopra tutti gl'alori àSardanapalo,mentreche

sè nè ſtaua nella più ſegreta partedel ſuo palagio meſcolato fra le

donne con la conocchia , & il fuſo. La volubilità fà glatti varij,

rij , mobili , & incerti , come di chi non ha fermezza in sè, facen

doin picciol tempo diuerſi atti di mani, piedi, gambe, braccia , &

teſta,ſenza ſapere ciò che ſi faccia, ſcherzare, ridere, gongolare, &

andar ſaltellando in ſtrani modi, tutti contrarij alla fermezza,& à

gl'atti di huomo ſenſato , & conſiderato. Et queſti ſono proprij

d'vbriachi, pazzi, infuriati, &leggieri, iquali tucui sè sì rappreien

caſſero con altri atti di quelli chehò raccontato, lenza dubbio non

parebbero tali; come per eſſempio Saul in altro fembiante , & anto

nó ci parrebbe fpiricato, come veramente era quádo vdiua il luono

di Dauid, alquale ſoleua racquetarli. E ſe non che il danzare acqui

ſta gratiadalſuono, direi chetrà più accomodatı atti per rappre-,

fentare vn' pazzo foſſel'atto del danzate . Però che ſi vede chiara

mente, chesèsì vedealcunoballare di lontano ſi che non ſi poſſa

vdir il ſuono, non ſi può veder più inetra coſa, nè più ridicoloſa .

La ſeruitu fà gl'attiaccurati, defti,& intenti à quella coſa cheſi fa,

come ſividdenelle donzelle di Semiramis , quando gli fu datola

nuoua di Babilonia, che tutte ſtauano intorno occupate à ſeruirla,

chi con ſpecchi, & pettini, chi con gioie, ò catene,chi có altri ſimili

Atromenti ; & ornamenti componendogli vna delle treccie, cheall'

hora ſi trouaua diſciolta. Ma perche tanti ſono gl'atti,& gelti dei

ſerui, quanti ſono gli'offici, & miniſteri loro, comeadornare, ve

fire, calzare, & portar malferitie , & viuande, non mi fermerò in

queſta parte, chetroppo lungo ſarebbe, baſtando ſolamentech'io

ricordialpittore che rapprelentando vno che ſeria in qualofficio

ſi voglia , li auuertiſca di non far'gl'atu ſconuenienti ad ello effet

to , come voltar la faccia in diuerſa parte da quella doue adopra le

mani ; come vediamo in inolce pitture hauer facto alcuni poco

auueduti; nellequali ſi veggono Chriſtiche lauandoi piedia'i di

Icepoli hanno gl'occhi riuolti altroue ; Maddalene, & VerginiMan

sie nate poſte nel bagno à lauare, ſenza che la lauatrice le guardi,co

me
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wie se non importaſſe il guardar' all'effetto delle mani , & elleno

hayeſſero gl'occhi nell'ugnc; & delle Marie cheſoſtengono la ver

gine tramortita auanti à Chriſto in Croce, lequali facendo viſod'al

legrezza ; pare che di leinon ſi curino,volgendo le teſte , o in sù, è

in parti contrarie allo effetto che fanno. Per queſto biſogna come

ho detto ,hauer ſempre l'occhio alle mani , &che sè l'effetto che li

rapprelenta è diforza, che tutto il corpo moſtri forza in ciaſcuna

parte; & maffimèin quella oue è il ſuo sforzo , ò peſo; & sè di alle

grezza fia tutto feftcuolc ,màcon tiſpetto , & moderatamente , a

che non vi abbondi il riſo ; che è ſololicenza de'patroni; & sè di

maninconia, ſi moſtri meſto, & colmo di pianti, lacrime, & dolori,

accompagnando la doglia condeſtrezza à quella del patrone , &

ſua ſciagura . Et coli perconchiuderla ſecondo gli effetti che prin

cipalmente fi danno allefigure, accomodar,& proportionare cucci

quanti gl'atti ; oſſeruando ftudiolamente queſto ,& non fare che il

ſeruo habbi più maeſtà , è grauità del padrone. Perche à lui ſolo

conuienedarla, & nel ſeruo come infimo queſte parti vogliono de

clinareſecondo i loro gradi.Etcon ciò le pitture hauerannoil loro

decoro per eſſere queſta vna dellepiù importanti auuertenze, che

forſi fa nell'arteneceſſaria.Perchenon si può far aſtoria doue non

entrino geſti di feruitori, come ſi vede nell'hiſtoria dei trèMagi ,

& in tutte le alme, & però non manchi alcuno di ben conſiderarui.

La riuerenza induce à far' tutti quelli atti verſo altrui, con quali

vno s'imaginadi poter farglı vedere che l'apprezza, l'ama, & tiene

in ſtima comedegna,ò d'oſſeruanza, & d'honore;come inchini, ce

der diloco ,prieghi, humilcà,cerimonie, & ſimili atti riueréti, priui

di ſuperbia, & arroganza, con quali veggiamofolerſi rappreſentare

auanti quelliche ricercano qualche gratia,& fauore; come ſi legge

del RèdiSodoma , ilquale inteſa la grandiſſima vittoria d'Abraam

contra i cinque Rè, con grandiſlima riuerenza gli andò dinanzi in

ginocchioni, pregandolo che gli concedeſſei prigioni,chequelli

R&vinti haueuano prima menari via da Sodoma;& de' miſeri fi

gliuoli di Giacob ; che per non tornare dalpadre ſenza Beniamino

fatto prigione, riuerentemente con più humili geſti che poteuano ,

pregaronoGioſeppe,che gliè lò concedeſſe;di Hefter che con riuere

za,& humiltà grandiſſima s'apprelentò dinanzial Rè Alluero, pre

gando per la vita di Mardocheo ; della Regina de i Sabei , laquale

per odire la ſapienza di Salomone, con gran riucrenza (i gli fece

innanzi con preſenti, & honori infiniti;de i trè Rè d'Oriente detri

Magi, che vennero per fino da l'altro capo del mondo,per viſicarc,

L ' & ado
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& adorare il Saluatore , appreſentandoſigli innanzi con ginocchi

inchinati, & offerendogli, Oro, Micra , & iacenſo;& della famiglia

loro innanzi a' ſuoi Signori, & à Chrifto medeſimo. Il che perne

gligéza non li oſferua, & dirado è ſtato per l'adietro ofſeruato. Ma

palli qucſto errore inſieme con altri infiniti che in queſta profeſſio

ne ſono commeſli, & pur non ſono auuertiti per la

ratione che ſi fà dell'importanze forali delle coſe, andando ſola,

mente dietro à vn certo che di groſſo , ſenza penſar più oltre . La

vergogna fa i geſti come di chi teme d'errare , ouero d'hauer fatto

errore . Però ſono timidi, & circonſperci con certa modeftia,& ho

neſtà. Ella è propria ancora di vergini d'improuifo viſte ignude,co:

me d'Andromedaquádo era legata al falfo, &fù veduta da Perſeo ,

nel modo che la dipinge Achille Statio Aleſſandrino , nella quale

lotto nome di Angelica , dipinge l'Arioſto la vergogna c'hebbe di

cendo. Quando abbafando nel bel corpo ignudo.

La Donna glocchi vergognoſamente.

Cofi gl'antichi voleuano che l'atto della vergogna foffe l'abbaffar

gl'occhi, & però dipingeuano Venere ignudain talmaniera , come

dimoſtra il Landino ſopra vn certo loco della Satira Terza di Ora

tio nel Primo Libro, & Leonardo Vinci l'oſſerud facendo Leda tuc

ta ignuda co'l cigno in grembo , che vergognoſamente abbalfa

gl'occhi. Mà ſenza ricercar altre ittorie , li come il guardar in

alto, & d'intorno è ſegno d'audacia, & sfacciatagine, coli il guar

dar baſſo è ſegno di timidità , & vergogna. Però le fanciulle da

mariro debbono in tal maniera tener giocchi accompagnandogli

con il reſto della vita . Coli và rapprelentata la Vergine quando è

falutata dall'Angelo , & in ogn'altra ſua attione . La miſericordia

fa gl'atti compaſſioneuoli, & pietoli ;& però fa pigliar non sò che

delmoto del pouero, & affitto ,che commoue à pigliar di sè.com

paſſione rappreſentandoſi ſmorto, pallido, ſtracciato, dolente, in

fermo,& impiagatocongeſti, & aici meſchini , & inchinati , con

ſguardi dolenti,lagrimoli, & pieni di melancolia, con inchini di tė

fta, torcer di collo, porger dimani, allargar di braccia ,& ſinili ;

dimoſtrando la miſeria in che ſi truoua . Per ilche nel iniſericor

diofo fi ſpegne l'allegrezza , & il riſo rappreſentandoſi à guiſa di

Marta feruente, & hoſpite, laquale in caſa ſeruiua à gl'infermi, &

ſtorpiati moſſa da pura compaſſione , & oltre à molti altri del te

ftamento vecchio à guiſa di Santo Eligio , ò della Carita, & iniferi

dia che ſi dipinge à luoghipij , & fpedali; quale è quella che già

dipinſe ſopra la portanella facciata dell'Hoipitale della Carità , di

.
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Milano ,Bernardino Louino; nellaquale benche egli eſprimſſe femg

biante didonna giouane con ciera allegra màſoque, che però dor

ueuaeſſerematrona graue in viſo, dellaqualefolle celebre,& illa

ftre il nome conforme alla miſericordia , & pietà (uz ;nondimeno

nelreſto finſe li bene ipoueri da ballo, ſtorgi,impiagati,zoppidtraç

cian , con gli ſpeciali che veramente fi poſſono giudicare per le più

ebelle , &ben fatte che giamai da alcuna altro lianoſtare dipinger,

Ecci ancora la ſtupenda Caritàche fu dipinta à Franceſco Valefig ,

: Rèdi Francia , da Andrea delSarto con gli fanciulli incorno, sc elle

dutra miſericordiola,& cariteuole che gli conſola tutti , Lalimpli

cità fa gl'acti puči, ſchierci, & liberi comefanno i fanciulli,& lever

ginelle lenza malitia ,& peròſono allegri,Icarmigliati,femplici,

leggiadri, & ſenza alcuno ſentiméto di prudéza,ò grauita';coinete

ner in mano, & ſcherzare con frutti, palle , gucci, cani,vccelli, fiori,

& umili bagatelle. Alche li ha d'hauere molta auuertenza per non

- incorrere nell'errore di far che vno fanciullofaccia quello cheno

può ſapere , come leggere, d ſuonare ; è che l'età , & la forza non

comporci. Perciò cheoſſeruando queſto faccilmente li verrà à çap

! prelentar in loro quelle tenerezze puerili di incrocicchiamenti di

gambe, di torcimenți dicorpo , d'inchini di teita , di mani per la

bocca , & fimili, che taccio per non eſſer troppo longo,baltandoſo

lamente a dire d'un'altra forsedi ſimplicità per laquale ci dimoſtra

la purità,& lealtà della ſua mente , li come per ellempio ſi dicewa

di Apelle,che ſicome egli era ſtupendo nell'arte, tanto egli era ſem

plice, & puro di natura, & frà moderni di Raffaello , diGaudentia

d'altri iquali lalla, per palare più oltreà trattar degl'altrimoti che

cirettano
.it
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Des motideldolore ,meraniglia ,morte , pazzia, in fingardaging ,

defperatione , moleftia, capricció, patientia, & Epilepfiaos.

Capit. XVI.

Sfendoſi detto in generale,& in particolare deimoti naturali,

& accidentali delcorpo che procedono dall'animo comcda

cauſa motiua; reſta che in queſto toco s'aggiunga deipartico

-Jari moridelle paſſioni,& apprenſioni accidentali ;de quali non

fi è potuto fotto la regola de gl'altritrattare . Equefti non sono di

- minore ncceflarà degl'altri a chiunquedefideraprocedeteiconra

- gione ne le ſue pireure , & imitar il vero della natura.,come fuo

modello, & ellempio. Laprima palione adunque è il dolore ,il

L 3 quale
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qualeſecondo il rormento cheliparc, fa'muouere il corpo in arti

dolent ; itche deſcriuendo Achille Statio nella perſona di Prome

theo legato allo ſcoglio con l'auolroio chegli besca il fegato dice,

che fitfraua adierro il ventre ,& il coltato, & à fuo danno raccoglic .

wa la coſcia. Perciò che riconduceua l'ucello al fegato , & all'in

contro l'altro ſuo piede diſtendeua à batło i nerui dritti fino all'e

frentata delle dira , dimoſtrando anco dolore nel reſto del corpo

con inarcar le ciglia,ftringer le labra, & difcoprirea denti Fa il do

lor olere dicið (contorcer il corpo in druerfi nodi, & trauolger'gli

otchi come audiene quando vndè offeſo da veneno , o morfo da

ferpe. Ilche eccellentemente elpreſſero i tre Maeſtriantichi Kodia

ni cioè, Egefándro, Polidoro , & Anthenodoro nel tanto celebrato

Laocoonie con i figliuoli, doue vna ſtatua ſi vede in atto di dolerſi,

talira dimorire;& la terza di hauer compaſſione,laquale si trova

hora in Belvedere à Roma. Poco diuerli da ſimili inoti debbono

eſſer quelli di Santo Sebaſtiano mentre é faecrato , & poco
diffe

ren'ti sè non in certa parte hanno d'eſſere quelli di Santo Stefano

lapidaro, & di Santo Pietro inchiodato in croce, & generalmente

de gl'aleri Martiri, ne qualiſecondo il genere del corinento , li ha

a elprimere il moro . Imperoche vn mato cauſa il fuoco come in

SantoLorenzo, vn'altro il ferro , coine in Santo Baccolomeo , & coli

fi può diſcorrere in tutti gl'altri . Di quinè naſce che nè gli afflirti,

& addolorati con diletteuol varietà liveggono ritiramenti di mem

bra,abbandonar di braccia , inarcamenti diciglia , trauolgimenri,

chiuder d'occhi ; ſtringer ; & aprir di bocca , tremori', gridi, agi

'rationi, infiammationi, paure, ſudori,gemiti', non ſolaniente per

dolore di tormento proprio, mà anco d'altrui, come perdolore

della mortedi vn' figliuolo, d'un fratello, o d'altre perſoneamate,

& care.Fa ancoil dotorefuenire, gridare,ſmarrirli, piangere,aprir

le braccia, diſperarſi,chiuder le mani, & fimili effetti, comeſi deue

fare nel padreGiacob,quando gli fù rappreſentato da figliuoli, il

mantello di Gioſeppe infanguinato in legno che egli era ſtato da

xna ficra vcciſo. Ec con limili gefti debbeil pittore rappreſentare

la dolente VergineMadre di noftro Signore, mentreſi trouapre

fente à veder con tanti tormenti, & oltraggi erger in alto il figliuo

la côficcaro ſopra il duro tronco della Croce. Coli hanno da eſſere

rappreſentate diverſamente, però frå loto, quelle infelici Hebrec

madride'i fanciuli, innocenti, mentre che li veggono nelle pro

prie braccia ſtracarecrudelmente , & occidere i pargoletti ; iquali

- cllem pilipollono pigliare dalle carte de gl'innocenti di Raffaello,

&
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&diBaccioBandinelli. La merauiglia fa i moti ſuoi comein parto

sidimoſtraL'Arioſo, quando dice

Io vi pò dir ', è far di meraniglia ,

i Stringer le labra , inarcar le ciglia ,

Ec il Petrarca.

Che fanno altrui tremar di merauiglia ,

Fà l'huomo attento, filo , & immobil come pietra ad aſcoltare Itrao

no,& non più vdito auuenimento , fi comeben diſſe l'Arioſto de i

marauigliati,& acronitipaladini alla preſenzadi Rodomoncc.

Laſciano i cibi , ego laſcian' le parole ,

Sol per ſcoltar quel che'l guerrier dir vuole.

Queſto affetto conuiene anco à quelli che à l'improuiſo s'abbacco.,

à veder vno che Gia crudelmente ferito ,d amazzato , & in ſóma á ve

dere ogn'altra coſa c'habbi dell'eſtraordinario , & miracoloſo;come

douettero veriſimilmece reſtare quelli à Roma, quádo videro naſce

ro il fuoco della terra , & portar l'acqua invn criuello dalla Vergine

Veltale; & Porſena con gl'altri circonſtanți, quando videro Murio

Sceuola da ſe ſteſſo arderſi le mani; è gli Egittiji, & Magi alla,

preſenza di Faraone, mentre la Verga di Aron li cangiaua in Serpe.

A'quali miracoli ſempre ciaſcuno ſtà molto attentamente rimiran

do quali coine fuordi le ſtello, in quella guiſa che li farebbevedu.

to il popolo Romano quando SinoneMago cade precipitola

mente giù per l'aria, & roppeli il collo . Doue lidoucuanu vedere

vna turba numeroſiſſimacongregata, & riſtretta inſieme, un bisbis

gliar confuſo , & raggionar ſommello trà l'uno, & l'altro, vn guaca

dare, & accennare al caſo marauiglioſo con le fronti ſenza ilo, ma

colme di ſtupore,vn ſtar ſmarrito,& ſoſpeſo da cercamelancolia có

deliderio d'intendere, di cianciare di intrametterſi à viua forzaper

tutto, Cacciandoli il muro, & chinarli frà gl’altri che ſono riſtretgi

inlieme, & coli compire il groppo , & ampliar la ruota turcauia con

accennar di dita , & di mani,con allargar di braccia,ſpuntar di pan

eia, inchini, corcimenti,guardifiſſi, & altri atu ſimili che il pittore,

ingenioſo può da ſe ſtello imaginare. La morte che non è altro,

cheyna priuatione di vita,ouero ſeparatione, dell'anima, & del cor,

po , in molti inodi fa gl’arui ſuoi in vn corpo. Perche se ſoprauiene

all'improuiſo coine a coloro che ſono ammazati, fà alzar gl'occhi

in alio , li che s'alconde mezzo il nero dell'occhio per diſopra , &

aprir la bocca,coine cccellentemente dimoſtra Virgilio nel quarto

dell'Eneidè; & diuerſi effetti cagiona quando per il contrario, vien

tasdi , doppò che vnoha lungamento Atentato , è che ci viene per

L 4 altro
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altro accidente: Lequali coſe dalpittore voglionoeſſere benilliino

inteſc . Imperoch'e s'egli hada rappreſentare Pallante vcciło-da

Turno , ouero Turno da Enéa', non gli hà da far membra in tutto

magre, & aſciutte , come le doppò longa, & graue malatia foſſero

morti , sè già non foſſero ſtati in vita magri,& altınenti, come San

Giouanni Battiſta, & S. Maria Maddalena nel deferto . Ma se con

lenta malatia vno è morto và rappreſentato aſciutto , & magro ; &

parimenti sè e ſtato morto alquanto, come Lazzaro ſuſcitato, & al

tri de quali hanno ſcritto gli hiſtoric . Et in queſta materia li hada

conliderare che ſi come i moti dell'animo fanno muovere il corpo

ſecondo le potenzeloro , coſi ancora i moti cagionati dalla morte ,

rendono il corpoimmobile come terra, priue diforza , & gagliara

dia tutte lemembra . Si come giudiciolamente offeruò Daniello

Ricciarelli in vn Chrifto leuato diCroce, ch'egli dipinſe in Roma

nella Chieſa della Trinità., Michel Angelo nel Chriſto morto di

marino'ingremboallamadre cheè in Santo Pietro in Vaticano ,

ne iquali'li veggonoiveriinoti che fa lamorte, vedendoli tutti gli

membti cadenci, & ſenza alcun vigoreda poterſi più in ſe foftene

re . Ilclie hà'da etlere diligentiſſimamente
auertito, per non incor

rete né gli erroridi quelli chedanno alle membra de i morti, moti

digagliaidia , & in certo modo gli fannoda loro medefini farat

to difoftegno. La Pazzia fà gl'arti ftolti, vani , & in ſomma con

trarij ad ogni atto che poſſa procedere da ragione, & da conſidera

tezza come ſono ſalti fuor di propoſito, che muovono à riſo le

brigate', ſtorciment di corpo , atti di mani, volgimenti dibraccia,

diteſta, & di tutta la vita, Fili, ſcherni, & altri ſtrani mouimenti di

bocca, & di occhi, non altrimenti di quello chevà felicemente de

fcriuedo l'Arioſto nel fuo Orlando,co atti di forza ſenza occafione ,

& pericoloſi'.Et queſti ſi vedono ancora in quelli che ſono opprelli

dalla colera adulta , fa che quantunque non ſiano da alcuno ingiu

siati, agramente fi adirano, gridanoforte , s'auuentano in qualun

que s'incontra in loro ,& manometteno sè, & altri . Mà quelli ne".

quali ſoprabunda il ſangue adulto , trafcendono molto nel ride

re, & ſopratutto ſi vancano di gran coſe , promettono di sè, & con

balli, & canti fanno gran' feſta; doue quelli che ſono grauati dalla

nera feccia del fangue, ſono ſempre melancolici, & certi lor fogni ſi

fingono,iquali in preſenza gli ſpauentano, & di futuro gh fannote

mere . A queſti tali che ſono ſoprapreſi da fimili paſſioni auuiene

anco fpelle volte che s'auuentano le mani hor nel capo,& hor nella

barba, li ſüellono icapelli, & fanno altre fimili pazzic. La infingari

tün
dagine
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dagintefå gl'atti cardi, tàctici , ſenza riuerenza ,come d'appogiarki

adognicoſa chegli vengacommoda con le braccia , e con legamo

bie , coine catto'ldi fi vede né contadini, fanci di cucina, birri,nako

fcalzoni , & fimili. Dall'olleruatione de iqualiatti nè audiene che

nella iſtoria ranto più ſi riconofce il gentile per corali paragoni,

maſlimequando s'accompagnano la forma , & gli habiticonformi

al geſto d'infingardagine.La diſperatione produce atti ſignificanti

vna coral priuationedi ſperanza , & contento , come di battere di

mani, ſquarciarſi dimembra, & panni intorno a qualche cadauero

củi non fi ſperimaipiù di riueder viuo; come Tisbe fopra Picamo,

quando abbandonato tutto il corpo fopra la punta della ſpada mi

ſeramente s'uccide ;ò per qualchenotabil dilgraria haguta in guer

comeSaul , che perciò diſperato fà vccidere alla ſua prefenza

trè figlioli, & all'ultimo ſe ſteſſo vccide ; ò per alcuna priuatione di

bene , & diletto comeCleopatra per Marco Antonio , che percid:

co' ſerpi s’auuellena , 8 Didone perEnea ', quando comedeſcriué,

Virgiliocacciatoſi vnpugnale nel pecto, con tutte le ſue gioie, &

teſori miſeramente s’ardeſopra vna gran pira; è come Catone Vici-:

cenle , & Miccidate per non venire nelle mani del nemico ; • come

Nerone per rimorſo de i falli enormi commeſſi alpettandone pene

crudeli, & Lucrecia Romana per non viuere dishonorata , ò come

Achitofele, & Giuda Scariotto, che perciò da le ſteſſi s'impiccaro

no per la gola. O finalmenteper paura come ben dice il poeta,

La feminile .Schiera fugge, & erra ,

E ſpauentata al Ciel ſoccorſo chiede,

Piange , grida , ſi batte , graffia, è straccia ,

Il ſeno, il collo , i crin , glocebi, è la faccia.

Et per molti finiftri auuenimenti da'quali nè naſcono diuerſi moti

di diſperationi, come d'affocarli,d precipitarfı giù da monti.Iquali

moti tutti vogliono moſtrarſi deliberati, & tali che con quelli il ?

diſperato polia compiendo l'intento ſuo diſacerbarli. Lamoleſtia

A gl'atti contrarij à gl’altri; imperoche offendono, & annoiano ,

fi come quelli chead altro non tendono che contraſtare,offendere;

& tentare altrui ; coſe che per l'ordinario bi veggono nè gl'inſolen

ti, faſtidioſi, ignoranci, &inuidiof; quali furono Caim verſo Abel,

Chain contro i fratelli , Ifinael ad Ifac , Elau à Giacob , Saula Dar

uid , Affalone ad Aman , & altri molti nominati nell'hiſtorie , che

non ceffaronomai d'infidiare , offendere, & annoiare . I moti ca

priccioſi ſono ridicoli, bizarri, fantaſtichi, & ſono proprij di color

ro che li mutano ſpeſſo di volere; & però à vn tratto-scegnoſi, ira .

condi,
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fondi,allegri, amoreuoli,libcrali,auari, & faſtidioſi ,Rdimoftra

no. Sono ancora proprij di coloro che à guiſa d’iſtrioni con atti

loro conuenienci fingono il fanciullo, il brano , l'humile ; ilcru :

Hele , il yecchio , la donna, & fimili; ſaltando diuerſamente, &

ſchernendo le brigate contra facendo i ſuoi atti cómodi burleſchi,

cheà vn fratro generano riſo, faſtidio, & ammiratione. La pacien,

za fa gl'aru humili, priui di difeſa, & in fomma , per non eſtender.

mi doue non fa meltiero, tali quali ſi veggono eſprelli nella palio

ne di Chrifio , Per ilche i pittori ſono obligatia rappreſençar que

(ta in Chriſto per tutti gli effetti, doue dalli Gruda viene offelo, &

Ichernico , & maſſimèquando li finge alla colonna Aagellaco , & fi

moftra al popolo,& viene incoronato ; &mentre porta la Croce al

monte, & lopra quella viene inchiodato , & leuato in aria , doue

giamai non moſtrò ſegno di difenlione, ò di fuggire , à l'chifare at

martirio. Si come hanno ancora fatto quelli fantiſſimi Mactici per

amor ſuo ne' loro marcirij, ſtracij , & moru , doue ſopra di loro

ſtannohumili à patire con gl'occhi hora riuolti al Cielo per ſperan

za , & hora al ballo per humiltà , facendo però gli ſuoi effeta di

cutti i membri eſteriori ſecondo il malechepaciuano.Finalmente

glimoti de' Lunatici, quali li legge nello Euangelio eſſere ftato co

lui che fù curato da Chriſto , ſono in ſomma come d'huomo che

fia, fuori di ſe, & non ſappia ciò che penii , ò voglia farli. Onde per

eſprimergli biſognara che primai capelli gli di facciano rabbuffa.

ti , ò ſchermigliati, gl’occhi biechi , è ſtrauolti le naci lorde, le la

bra gonfic,& in ſtranimodiriuoltc, i denti ſpumoli, che più in vna

parie che nell'altra fi ſcuoprano,le braccia , & le mani , & le gambe

iremanti , îi che continouamente accennino di cadere , à guiſa di

huomo cui vada mancando là virtù ; che (cuotano il capo , che fi

(contorcano,& dimenino con tutto il corpo ,con vn colore ſmorto,

pallido, o liuido . Et in fimile modo, ſi può rappreſentare quello

di cui dilli farli mentione nello Euangelio per eſſere lui ſtato anco

ra ſpiritato con gli atti detti di ſopra vn poco più veheméti. Di que

Iti tali ne ſono d'vn alıra forte che apprello à Hipocrate, & alıri Me

dici vengono chiamati Epileptici dei quali le ne trouano di tre for

ti , alcuniche ſtando con la perſona dritta (tendono le braccia & le

gambe dritte , & tenſe, altri che li curuanod'auanti li che i piedi

vengonoà toccar la faccia, & altri che per di dietro curuandoù fan

no lichei calcagnigli vengono d coccar la reſta . Coli ſecondo la .

verità de l'hiſtoria andaranno rappreſentati hor in vn’modo &

hor'ın vn altro .

Di
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Lire a'i moti dichiarad bin adetlo afľai diffufamente per cogni.

tione de gli altri che poſſono venire à propohto,ve ne ſono an

cora alını di non poca importanza , iquali li reggono dietro al più

bello, & proprio che li poil faré dà vn corpo humano , per l'ef

festo che allihoča fà l'huomo,come per laqualità delle ſtagioni,&

delle coſe che li gultano per li fenfi: Alchefare con lode , bưogna

in tutti gli atti , & effecti tare.vna fcielca dei mighori & più accom

modatimotiinueftigandoglitortilmente ,& cauandoglidalle cir

conſtanze, in che ſi troua colui che li rappreſenta ; come già per
el

fempio fece Leonardo Vinci , nel Carcone della Santa Anna , che

fu poi transferico in Francia , & hora il troua in Milano appreſſo

Aurelio Louino pittore , & de Nanno attornomolti diſegni, doue

egli eſprelle nella Virgine Maria l'allegrezza, & il Giubilo che fen

tiua vedendoſi nato vn' coſi,bello fanciullo qualera Chritto,& con

fiderando d'eller ' fatta degnadi eller' lua Madre, & in Santa Anna

fimilmente la gioia & il contentu che fentiua , vedendo la figliuo

la Madre di Dio , & ella beatificata . Et ancora nella tavola che fi

vede nella Capella della Conceptione
in Santo Franceſco di Mila

00 ,della qualeoccorrerà ragionare anco nel libro deilumi, douc

ſi vede in SantoGiquanni Battiſta mentre in ginocchio con le mani

aggionte ſe inchina à Chriſto ,il moto dell’ybedienza, & riuerenza

puerile,& nella Vergineilmotod'una allegra ſpeculations,mentre

simiça queſti aui,& pe:l'angelo il moto della Angelica beltà in' at

to di confiderare la gioia chedaquelmiſterio era per
riſuharne al

mondo, in Chrifto fanciullolà divinità, & fapienza,& però là Ver

gine ità in ginocchio tenendo con la deſtra S.Giouanniiftendendo

Ja liniſtra in fuoriinfcorto & COG. I'Angelo tenendo Chrifto con

la mano ſiniſtra il quale ſtando alliſo mira S. Giovanni & la bene

dice.Ec in alcri mori hanno offeruato alịri pittori, i quali fono ſtato

lumi di queſta arte. O comedà contemplatione neH'alzao'gliocchi al

Cielo , mirando gli angelicidupni; & laſciando tutto à Nntempo al

ballocon le mani gli Aromeáricon gli altaſuonterreftri allaterra

i quali moti furono eſpreidi nella lingolar tauola diSanta Cecilia',

che con quattro akeiSanti,tù dipinta daRaffaelo, la quale si ritro

ua in Bologna & S.Giovanniin monte: Eiancoralagopia, & ildos

lore negliaffini, là,quale eſprellein Chrifto orantenel'orto Ano

tonio da Correggio conmirabile artificiodellaluaCitas &colil

carere lanſare,u ſudare il sbufące; il dormireil.Iofiare neitihed ,

& al*15.7
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& altej fimili moti,che tutti ſono ſtatidaloroinvarij dochi eſprelli

felicemente.Etpaſſando a’i Poeti quello che dice l'Arioſto d'Orlan

do fao pereffiempioinciò può beniffimo feruire . is

. : I've 10 Mena le gambe, ci'yna, l'altra palma,

. : E foffia ,e l'onda ſpinge dalla faccia .

Et invn altro loco di vnhuomoaltretto dal diſagio , & dalla fame,

& dal diſpregio diſefello par in perfona dell'iſteſſo Orlando,quan

do fù cronato da Angelica å giacere nell'arenada
.

-io! Quafi afcofo gli occhi nella teſta .: 13:13

-1.9.4: La faccia magra , e comeun'osſa aſciutta , 10 .

... 19 " é La chioma rabuffata orridd èmeſta, siis

91' ) 67 [ a barba foltu ſpauentoſa è brutt &'; ** " ? s ;

Er quel che dice Danie deſoriuendo va'naufragio vſcito à falua

: ; mento da vna gran' tempeſta di mare :
lille ! is a

: - + 11 ! 5. Et comequei che con lend affannata , ait :

Buxomfciù fuor del pelago alla Riua , y ) Zonastb." !!!

11. 1. Si volgeal'dequ'asperiglioſa è guata , indistinss.

Ec tanto baſti per eſſempio .Imperoche, chi voleſſe atidar racco

gliendo tutti gli eſſempi per dimoſtrare come in ogni effetto biſo

gha'eleggere i propriatd, Jenza squali vaa pittura non puònulla va

lere, difficilmente ville trouerebbe il fine si hčanca d'auereire alle

iftagioni ,perciò che là ſtare fàimoti aperti,laſfi, & pienidiſudore ,

& roffore,il verno gli fa riſtretcistitirati ,& ttemáti; la Primaúera,al

legri gagliardi, pronti;& di baon colore; & l'Autunno ,dubbiofi, &

piùinchinati allamelanconia,che altrimenti Se'li dipingeffe però

Wyn'homo affaticaro, ſenzariguardo della ſtagione bêchepiù alquá.

to di ſtare che di alcre ſtagioni, Ghà ſanpreidd tappreſentarecoʻi

membri tilguaci ; oppreli,& fpuntari in fuort ,colmi difudore, &

d'infiammatione, malfime in quello che portanocarichi, tirano pe

fi, òs'affrettahoà faltare, andare, giocardd'armi, combattere,&fa

re ſimili eſſercitij Il ſonno poi non få moſtrar moto divigore,nè di

forza più, comeſe follevn corpo fpento di vita . Etperò li auuerti

[ ca di non face comeTogliono alcunisiniquelli chedormonoarudu

dini,& giaccioure nellequali Ga véri ſimile ne manco poffibile che

altri poslaprender lonno ;come Ical'hora ſi vede in perſone poſte å

trauerſo'à ialle, panche, & limili, rapprelontare con lemembra,che

fi foſteogono, & fanno forza : Nelcheben chiaroſi vedeche tocali

pittori non fanno olletuar decoro.Dai guſti ancoramalcohoifuol

mori , 6 come eſperimentiaino ad ognhora , facendo t -bruleo ,&

acerbo , inaccír'le ciglia ,&l'altreparce i dolce, & folues rallorca

هب. nar
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nar'la faccia,come fa ſunilmenicil-buon odore ;doue per il cons

tčario il ceocifà curare le nari,guardar trauerſo,volger le ſpalle,có

ciglia incrofpate occhiquaſi rinchiuſi, & bocca rifretta in dentro .

Dall'udito , & dal catco fi caufano altre si nè i corpi noſtri i ſuoi

mori diverſi tra loro . Perciò che per eſſempio dall'acuto ſuono ,

& ftrepitolo, nè naſce vn'lubito treinore, & ipauento ; dal toccare

coſe calde nè naſcono moti veloci , & preſti, dal toccar le fredde ,

moti ritirati, colmi ditremore , come auicne à chidi verno tocca

ghiaccioè nieuc.Coli conchiudodelvedere, perche mirando coſe

oltra modo chiare n'avieneche ſiabbaglia la viſta ,& l'huomo se

nè ritira, & fchermiſce ; mirando le oſcure s'aguzzano gl'occhi de

clinandogli,&qualichiudendogliin quellaguila che ſogliono i

pittori , quando vogliono vedere d'apprello, che effetto facci vna

pittura.da lontano.Equi vi porrò fine a’moti più importanti fem

plici, per venire a'imori mùltiplici.

P

Dell'amicitia , do inimicitia , de i mosi , da loro accoppiamenti.

Capir. XVIII.

Erche oltre à cutti i moti, che in generale, & in particolare fi fo .

no dichiarati, li come quelli che per ordine vanno eſpreſli

nelle figure, fi ricerca anco, che ſecondo la ragione dell'amici

tia, & inimicitia loro, ſi conſideri in qual modo due trè, & quattro

inſiemeſi poſſano accoppiare, & dimoſtrare in vn' medeſimo cor

po, & ciſplendere nella faccia, li come hanno fatto i buoni pittori

ancichi , & moderni , ben che pochi per queſto fapere facilmente,

fecondo la detta ragione delle radici delle paſſioni dell'animo, &

dei quattro humori ,& loro conuenienze li procederà , facendo

da quelle come da tronchi (puntar' fuora i ſuoi rami . Primiera .

mente ſi trouano eſſere nimici , & non poterſi vnir' inſieme in vn

iſteſſo logetto i moti anſioli, tedioſi,triſti, pertinaci, & rigidi con i

temperari, modefti, gratioſi, reali, clementi, & allegri ; neimoci

timidi, ſemplici , humili , puri , & miſericordiofi li pollono vnire

con i violenti, imperuoli,arroganti, audaci, crudeli,& fieri. Dall'

altra parte ſaranno amici gli antioli , tedioli, triſti , pertinaci, & ri

gidi con i timidi, ſemplici, humili, puri, & mifericordiofi ; & an

cora s'accopieranno,ma non già con quella facilità, & limparhia ,

con i uiolenti,impetuoſi,arroganti, audaci,crudeli, & fieri. İtempe

ratimodeſti,graciofi,realı, clementi, & allegri pollono conuenir con

i tiinidi, ſimplici,humili,puri, & inilericordioli,& ancora cógli au .

daci
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daci,fieri,magnanimi,liberalisvenuſti, laſciui, & cofidi mano in ma

doin tutti gli altrimoci li poſſono ageuolmente crouarele loro có

venienze, & diſcordanze. II che laputo, &inteſo facilmente poi la

accoppiano inſiemei moti, & li rappresecanonella faccia in quella

guila che ſi conuiene all'iſtoria, & all'effetto onde ſonomolli ;co

me per cagion d'ellempio in Abraam quando crede di douer facri

ficare à Dio il figliuolo , la piecà il dolore , & obedienza,& in Iſaci

medeſimi effettimeſcolati contremore, & c doglia . Oltrediqueſto

vi ſono alcuni moti che tra loro ſono inimiciflimi, & non dimeno

ambi ſono amici divn'altro ,&per queſta ragioneliconuengono

inleme; però che ſi vede chel'ardire, & la paura trà ſe ſono inimi

ci , & tuttauia l'uno e l'altro è amico dell'honefta , & della laſciuia

Queſte due parimentenon ſi compatono inſieme, anci ſono tra le

contrariè,nondimeno à tutte due conuengono, & ſono amichelal

legrezza, & la liberalità,& anco la malignità, & lealtà, cutto che quc

ſte dueſiano tra le nemiche. La crudeltà parimente, & la pietà con

trarijsſime fra di loro , pollono però conuenire con la lalciuia , &

con l'allegrezza , & con la Caſtica.La venuſta,& la viltà , trà ſe diſco

didi coniungono nell'humiltà. L'amore, & l'odio tanto nemici, fi

riconciliano,& fanſi amici del contento ; l'honore , & vituperio s'ac

copiano nell'allegrezza,l'allegrezza,& lamalencolia li poſtono v

nire alla pietà ,alla lafciuia, alla crudeltà alla lealca , alla liberalità ,

alla religione,alla prudenza , & fimili. La ſtabilità, & volubiltàrepu

gnant trà ſe, hanno loco inſieme nella laſciuia , crudeltà , pieta , &

honeftà.Il dolore nemico del ripoſo ,l'allegrezza, l'auaritia, & la li

beralità s'accompagnano con diuerfi vitij; la furia , & la temperan

za con la lealtà, & liberalità,l'arrogáza con la modeſtia,è con l'alle

grezza;l'ardire,& la forza, la sfacciatezza , & la vergogna con la li

beralità,forza,& oſtinațione, la Giuſtitia con la ignoranza , la laſci

uia, l’honeltà,& la allegrezzacon la religione. Oltre queſte, ſono

amiche inſieme l'vna verſo l'altra là giuſtitia , l'honore, la venuſta,

la prudenza,la Conſtanza, la Clemenza, l'ardire,la liberalità, & l'al

legrezza . Ma la laſciuia èamica dell'ardire, liberalica, & allegrezza

è non degl'aluri ; l’honeſta di tutti; la durezza,& la melácolia del

la coſtanza , & l'ardire della durezza. Vediamo ancora il timore , &

al ſudore nó ltar inſieme,& pur vnichi nel dolore; la pallidezza eſſe

re contraria al roſſore, è rutrauia amicheuolmente congiungerli

nell'iſteſſo dolore.Coli fra i vitij ſono diſcordi l'inſolenza, & la pol

troneria,nondimeno conuengono con la laſciuia; la fierezzaè con

traria alla timidità , cuccauia entrambe s'yniſconocon la yolubilità.

l'olli,
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l'ottinacionenemica alla volubilica ,s'accompagnano alla fierezza,

crudeltà ,ignoranza;ſnperbia ,lafciuia,'ınſolenza ,& fimili; la ſupera

bia, & viltàalla rigidezza, & allodio; l'impeto, la furia , & la rabbia,

tutte nemiche all'accidia, ſi conuengono con lei nell'odio, & anco

nella venderca, ſtrage, & morte. La miſeria , & vanagloria contrarij

frà le, ſono d'accordo nella pazzia, & ignoranza ; l'alterezza, vani

tà, & difpregio co'l tradimento, odio , & rigidezza. Finalmente

frà i motivitiofi, & riprenſibili ſono amici frå le , gli inſolenti, fieri

crudeli, audaci, oſtinati, empij & rozzi,& non poſſono hauer loco

inſieme con loro i timidi,vili miſeri infingardi , & fimili . Et queſti

potlono accompagnarſicon volubili ignoranti,vanilafciui, ſporchi

& altri tali che s'accoppiano poi con quei primi che habbiamo det

10;& coli accompagnando'i moti con ragionefecondo queſta ami

citia , & nimicitia chehabbiam detto ritrouarg frå di loro , fi verrà

non ſolamente con facilità ,maanco con lode del pitcore à rappre

ſentare ciò che ſi vuole; come per eſempio ſe rappreſentarà Gioue

mentre che abbraccia ,& fa carezze alla figliuola d'Inaco, ancora

che egli foile di ſua natura; & per l'occaſione, piaceuole, & allegro,

nondimeno nell'allegrezza, & piaceuolezza meſcolera;& quali có

funderà la Maeſtà l'ardire, & la lafciuia; & fe altrimenti s'eſprimeſ

ſe agcuolmente non potrebbe parer' Gione , eſſendo che ſi puòan

cora far carezze ad vna fanciulla , mà con geſto vile, & poco hone

ſto ; il che non conuerebbe anci ſarebbe coſa eſtremamente dif

diceuole à rappreſentar'in vn'tale Dio .

Di alcuni moti diCaualli. Cap. XIX.

Lire à detti moti che naturalmente fecondo lemembra il Ca

Ou regvehetconvalliancercelondo hemorninportan

tanza;ad intelligenza dei quali feruiranno quelli di cui ſi è trattato

nella pratica . Hora dico che non per altro Il cauallo ſi muoue che

per far qualcheeffetto , & però ſecondo quelli cgli fi muoue lico

meancoraſecondoi caſi che doppò ſuccedono . Ecquiur biſogna

aprir beniſſimo gli occhi , perche tutta la ſcienza del far'Caualli

quindi dipende , & per farli famigliare talconſiderationc, biſogna

in gran parte ſeruig'delle fatiche già facce dagli alori, coli in pic

tura , & ſcoltura, come in ſcritto , per più facilmente inueſtigare

glatti , & effetci de i Caualli dalnaturale, & diſponergli con la ſua

debita ragione come frconuiene : Cheben fi sa che in coſe difficili

impona inolco il reggerli; & aprirgli dochi dietro aglieſſempij das

ti
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ti,perciò anch'io douendo trattare di queſti mori ſecondo gli effet

ci,miſono ſeruito di pocti , & altri ſcrittoti , i quali con parole gli

hanno di maniera dipinti , che meglio col pennello non li poſſono

dimoſtrare.Et prima in vn Cauallo ſpauentato con il Caualiero in

la Achille Stació l'eſpreſſemirabilmente,deſcriuendo; il Cauallo di

Clinia , ſopra cui ſedea Caride belliſſimogiouane dicendo cheha

uendo Caride abbandonate le redini del Cauallo tuttomolle di fu

dore, & aſciugandogli i ſudori della lella fu fatto d'improuiſo ſtre

pito colà dietro, ond’il Caualloſpaventato ſaltò , alzandoli erto in

aria ,& furioſamente traſporto ilgiouane; perciò chemordendo il

freno;in arcando il Çollo,fcotendo 1 Crini lolpinto ,&meloin fu

ria dalla paura,volaua per aria; & de i piedi que' dinanzi iuano fal

tando,& quei di dietro s'affetrauano d'aggiongcrgli; onde il ca

uallo tutto riſcaldato fariofo, ſaltandohor alto hor ballo,per la fret

ta degli vni , & degli altri piedi, à guiſa dinaue, com barcuta dalla

fortuna conla ſchiena ondeggiaua.Et l'infelice Cacide quaſi bilan .

ciato da queſte onde della tella,a guiſa di vna palla era icotſo hora :

in queſta parte, & hor'ın quella cadendo talvolta roueſcio ſopra

la groppadel Cauallo ,& quando anco à capo chino ſopra il collo.

Talche dalla cempeſta dell'onde grauemente era abbatuto , & non

potendo più reggere le redini, hauendo daco le Itello al vento del

corſo , cra in mano della fortuna . Onde il Cauallo correndo con

grandislimo impero , vici della Atrada publica , & falco in va

boſco,doue doppo molte altre coſe conchiude al fine chel'miſero

giovane calpeſtrato, & impedito da gli arbori miſeramente Atraccia

co rimaſe morto. L'Arioſto volendo dimoſtrare in un incontro la

botta che ſentono i Gauallı nel ſecondo canto coſi dice .

Il graue ſcontro fè chinarligroppe , : .

... Su'l perde prato alla gagliarda Alfana ; ;

Ecnel Canto vltimo per l'incontro di Rodomonte, è Ruggiero,

Poſero in terra ambi idestrier'le groppe . .

Il incdelimo.Poera volendo deſcriuere un'Cauallo chenon voglia

palfar' innanzi, & s'arreſti, coli deſcciſle Baiardo quando era Yac1

inuio in mano di Sacripantes :

Quando crede cacciarlo , egli s'arreſta ;

E setener lo vuole , ò corre ètrotta,

Poi ſotto il petto.fi cacciò la teſta ,

:: Gioca diſchena e mena calai in frotta ;.

Olere di ciò i Caualli quando ſtannofermi non la vogliono laſciar'

ſenza moto, maper il máco fargli comedice l'Arioſto ,di Frótino.

Fare

' ;

obieta

1
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Fare mordendo il ricco frenfpumaſo ,

Et fe occorre ancora far che vn valetto gli tenga á mano , & vi li

darà ilmoto in quella maniera che inſegnò il Tallo nel

to del ſuo Amadigi quando dice ,

E' leggiadro il destrier tutto morello ,

Stellato in fronte , è ditrepie balzano ,

Mordea d'ogn'hora il fren ſchiumoſoè bello

Et anitrendo fi fá vdir lontano ,

Gonfia le nari , Soffia ,é presto, è snello ,

Saggira intorno al piccioletto nano ,

Non sá in un luogo Star' ,mà con un piede

La terra adhor' adhor' percuote è fiede.

Concludo finalmente che d'ogni forte di moto ſe ne può tro

uar eſſempio appreſſo a' buoni poeti coſi Latini come Toſcani, i

quali non ſtarò qui à raccogliereche ſarebbe fatica non pur longa,

mainfinita. Balti d'hauer' accennato queſti pochi , ſecondo che

di ſopra promiſi di douer fare ; acciò che ſiconoſceſſe in qual mo

do ſopra tutto fi hanno da dare à Caualli i moti conuenienti , &

corriſpondenti à gl'atti che fanno , li comeLeonardo principal

mentene deſignògran parte, ilquale in queſta parte è Itato princi

pale fra i moderni,& fra gl'antichiforhi hà ſuperato Nealze pitto

re, ilquale havendo comevnico ch'egliera in queſto dipinto un '

Cauallo ſtracco gli volle far’ancora la ſchiuma alla bocca,nelmo

do che ſi legge. Coſi vogliono eſſere rappreſentate in atto che paia

che annitrilcano, ſaltino, & grillino al luon delle troinbe; & negli

fpauenti, & pericoli ſigli ha dadare ſembiante ,& moto di paura ,

& ſpauento , comeſi vede nel Cauallo di Santo Georgio di Ceſare

da Seſto mentre s'accoſta al Dragone , in cui ſi vede viua , & diui

namente eſpreſſo quello impero con che ſi sforza di ritrare il pie .

de, & fuggire l'horribile viſta del Dragone; & tuttauia à viųa forza

è ritenuto dal Santo fin che dà fine alla magnanima imprefa .Delo

quale io n'hebbi già vn diſegno con altri diuerſi di Leonardo, il

quale in ciò non fà meno eccellente che li folle nel ceſto , ſi come &

può vedere fra l'altre coſe da vn Cauallo di rilicuo di plaſtica, fatto

di ſua mano , che ha il Cauallier Leone Arecino ſtatouario.

1
Cap. XX.

S

De i mori de gl'animali in generale.

I come i mori del corpo humano , & del Cauallo ,de' iquali ſi è

trattato fin adeflo lono trà fe differenti come di gia li e detto ,

M elfendo
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eſſendo come a dire alcuni pigri, & altri veloci ſecondo le qualita

del corpo che gli moue, ſecondo la paſſionedalla qualè ſoprapte

fo, & ancora ſecondo l'habitudine, & conſtitutione d'eſſo corpo ,

vedendofi vn' groſſo di corpo, & di ſpirito gagliardo , non potere

moſtrar' à pieno i moti fieri, gagliardi ; & agili nelle ſue membra

come farà vn ſottile, ma ben quadrato , & lenza quellaſoprabon

danza di carne, cofi non è punto da dubitare che nè gl'altri anima

li ancora non ſiano i moti trà fe differenti, per le lor diuerſe

qualità , & diſpoſitionidicorpi. Perciò che non ſtarebbe bene ,

& ogn'uno il comprende, far in Gioue conuertito in Toro i moti

coſi gagliardi, & agili come nel generoſo Bucefalo d’Aleſlandro

Magno; & lamiſera figliuola d'Inaco cangiata in Vacca , corrente

conla teſta ertacon legambe leggiere, &leuate in alto comefareb

be il Ceruo di Ceſare ; ne'l corpo diCalidonia , coli fero, & ficuro

comeil Leone Nemeo ; nè Caliſto cangiata in Orla co'l figliuolo

Arcade , leggiera , & veloce come il Pardo de'trè Magi , è la Tigre

di Colimo gran Duca di Toſcana ; nè gli agnelli di Giacobagili,&

veloci come il Cane di Cefalo , & coli và diſcorrendo . Olcre diques

fto conuien'ancora ne gl’animali conſiderare le loro paſſioni, le

condo lequali ſi mouono ,& coli dimoſtrargli ; come già fece Lea

nardo Vinci, ilquale dipinle vo' Drago in zuffa con vn' Leone con

tanta arte , chemette in dubbio chiunque lo riguarda chi di loro

debba reſtare vittorioſo ;tanto eſpreſſe egli in ciaſcuno i mori di

fenſiui, & offenſiui, Dellaqual pittura io nè hebbi già vn difegno,

che molto m'era caro . Et per bene inueftigare , & intenderela na

tura di tali animali,& ridurh à memoria i loro effetti, & moti,giu

dico eſpediente ( laſciando quelli delle pile antiche) il leggere i

poeti che ne' parangoni, & nè gli effempi gentilmente nè toccano,

come fi può vedere in Omero, Virgilio ,Ouidio ,Oratio ,Catullo,&

altri, iquali ſono ſtati imitati curu dal famoſo Arioſto in quel fuo

non maid baſtanza lodato Furiofo,doue mi louuiene di hauer let

to nel Canto Secondo à propoſito di due cani azzuffati inſieme

queſta ſtanza.

Come ſoglion talbor duoi Can inordenti ,

o per inuidia , ò per altr'odio molli ,

A uuicinarſi , digrignando i denti ;

Conocchi biechi più che bragia rofi ,

Indi á morſi venir di rabbia ardenti ,

Con aſpri ringhi è rabuffati dolli ,

Coſi allo spade, da i gridi, è da lonte,

Vennc
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Venne il Circaſſo,è quel di Chiaramonte :

Et in altro atto doue eſprime gl'atti che vſa l'Aquila in prender il

Serpe. Come d'alto venendo Aquila ſuole,

Ch’errar frá l'herbe visto habbia la biſcia ,

O che stia ſopra un nudo Saſſo al ſole ,

Doue le ſpoglie d'oro abbella , è lifcia ;

Non aſſalir da quel lato la vuole,

Onde la velenoſa ſoffia , è Striſcia ;

Mà da tergo l'adugna , ė batte i vanni,

Acciò nonſe le volga , e non l'azzanni .

Et altroue dimoſtrando l'Aquila che nè gl'artigli tenga poi ſtretta

alcuna preda dice,

o l'Aquila portar ne lugna torta ,

Suole , ò Colombo , ò fimil altro augello ;

Alcroue volendo darci ad'intendere un Porco erráte per vna ſelua.

Come andar ſuol trà le paluftri canne ,

Della noſtra Mallea poco ſilueftre ,

Che co’l petto , co'l grifo , econ le zanne,

Fà douunque ſi vuolge ampie fineſtre ;

Et in alcro loco nel Canto decimo octauo, parlando delLeone.

Come vider Rinaldo , che ſi meſſe

Con tanta rabbia incontra a quel Signore;

Con quant'andria un Leon ch'al prato haueſſe,

viſto on Torel.ch'anchor non ſenta amore .

In altro loco del Leone affamato .

Come á pasto Leone in stalla piena ,

Che lunga fame habbia ſmagrato , è aſciuto ,

V ccide, fcanna , mangia , d dAratio mena ,

L'inferno gregge in ſua balia condutto.

Et nel Canto decimonono dell'Orſa,

Com orſa che l'alpeſtre Cacciatore,

Ne la petroſa tana aſalito babbia ,

Stà ſopra i figli con incerto cuore ,

E in ſuono di pietà , è di rabbia ;

Ira la inuidia , è natural furore ,

A ſpiegar l'ugna , è inſanguinar la ſabbia ,

Amorla inteneriſce , & la ritira ,

A riguardar' i figli in mezzo l'ira ;

Etparlando delle pecchic quandofra loro entra la rondinella.

Come allhor che il Collegio fi difcorda ,

E vangi
M 2
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E vanſi in aria di far guerra le pecchie

Entri frà lor la rondinella: ingorda ,

E mangi , è vccida , è guaſtine parecchi;

Er del coro diſperato nel Canto vigeſimoſeptiinos

Come partendo afflitto Tauro .ſuole,

Che la giouenca alvincitor ceffo babbia ,,

Cercar le riue , ò lc ſeluc più . Sole ,

Lungi dai pafchi , ò qualche arida: ſabbia ,

Doue muggir non celli all'ombra, al sole ;

Nè però ſcema l'amoroſa rabbia ...

Tali,& alcci.diuerſiellempi li ritrouano ne' buoni poeti , co ' qualii

s'appara faciliſſimamente in qual modohabbino d'eſſere elpreſſi

i vari mori de gl'animali, quando non li può dal naturale ritrarglia

Nè la lettone lolamente de i poeti, ma anco.de gli hiſtorici . & d'al

ui ſcriccorıgioua à conoſcere la natura,& forma degli animali,.&

ſaper dare aciaſcunoſecondo quello il.luo-moto , comedi ſopra

ho detto proprio , & conueniente ; & non fare che vn'animale:

contraſti con quelloche egli dinatura fugge ; nè ſuperi quello che

non può ; nè liaccompagni co'l natural niinico .; nèche il Leone

per eſſempio vedendo.il.gallo.li fermianzi fugga ,ſi come l'Aquila.

dal Grifo . Ec coli Gi può dir de gl'altri ſecondo la fpecic loro ami

ca , è inimica,à forte, è,debile, o ardica , à paurofas.

De imosi: da i capelli.. Capitz XT..

N tutti que'modi;ne'qualihòdetto muouerfi il corpo humano,
,

cioè d'insù d'in giù ; di quà, di là ;, dinanzi, & di.dietro ; ai ino

uono anco i capelli tra loro in giro auuolgendo
ſi

. I volti all'insù ,

fi fannoquádo vuolfirappreſenta
re

vna perfona atterrita per qual

che ſpauentoſa viſta ,ò alito gran pericolo. A tali anco ,che hanno

mala fiſionomia ,le berro ouero capelli piani che fi dimandano;

rabuffáci, ſifanno volo all'insù. Si veggonoaltre si le chiome tra

loro raccolte in alto, & ancora i capelli (parli, quando ſi fingono

eſſere in loco alto , & .di.ſotto può (pirar qualche vento o arder

fianma che gli muoua, come ſi vedein quelli che ſono abbrucia .

ti ', che la fiamma gli foſpinge in sù. I capelli in giù , ſono quelli

che (parli-veggiamo cadere su per le ſpalle, comedichi peitina ,

quero ſi vuole acconciare le treccie ; o comedi chi naturalmente

le porta ſempre come vsd Chriſto, & gli Apoftoli; & altri ſecondo

bulanza antica di Greci,Hebrci, & Perli. Così ricadenti tono

proprij
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proprijancoradeipouerimendici,& di ruffiani. Quelli che vol

tano di quà , è di là , fi danno quando fi finge vn vento che ſpiri

per fianco , & percotendo faccia per l'aria luentolare le chiome

dalla banda oppofta ; ouero che la perſona s'inchina per fianco à

far' qualche lua coſa . Si mouono per dinanzi, & per di dietro

per riſpetto anco dell'aura ò del vento che ſoffia ,che să fpira di

nanzi i capelli ſi ſpargono per di dietro; & sedi dietro , fi Ipargo

no per dinanzi... Et queſto iſteſſo effetto lo cagiona anco l'inchi

narli, ò dinanzi,ò di dietro , per hauer i capelli tutti queſto , che

non potendofi loftenere, ſi laſciano ſemprecadere nella parte in

feriore. Perciò Chrifto quando laua i piedi à gli Apoftoli , tal or

dinedi capelli pendentirichiede, & parimenti la Maddalena quan

do giace aüuolta d i piedi del Saluatore. Tuttauia li voltano, però

ancora dauanti, & di dietro per il corſo , & per la fuga come in vna

Dafne quando s’inuola da Apolline , & in Abſalone mentre che

fugge dal padre, Nè mi pare di racere che i capelli à Chrifto non

fa hanno da dare in atto che li porgano,nèmanco che paiano mol

to räri intorno alla fronte ; Imperoche , è coſa da chi (i pectinaſo

uente,& tienſi pulico ; al che Chriſto non attendeua, nè manco gli

Apoſtoli Mà pallando all'vltimo moto dei capelli , quando ſi volta

no tra loro in giro giudico che egli da di tante
Corti quáti ſono gli

vffia di coloro à quali li hanno d'attribuire. Perche il filoſofo , &

ilTeologo,vuole per la grauitra ſua ; come beniſſimo hdoſſeruato

Michel Angelo nel ſuo Moile , hauer le berre grofle, & tarde; &

coli fatti anco nella barba li gli richiedono ; che in talmodo fi ven

gono ad accompagnare giudicioſamente, gli atti , la grauità l'offi

cio , la forma, i panni,& l'età . In vn forte comeErcole vogliono

eller ſpelſe , & ben incatenare inſieme, & girauoltate diuerlaméte

con belliſſima manicra , ma non però minute, mà li ben aſpre, &

groſſe; perche la minutezza li conuiene a debboli . Vn pouero , è

vecchioſenza vigore gli vuole hauerelunghi, cari , & tali che ap

pena figliſcorgano, àguiſa di chi ſia mezzo pelato ; come Satur

no. VnSignore pienodimaeſtà ; come Gioue che s'ha d'allimi

gliar quaſi alla forma di Chriſto , vuole hauer le berre de i ſuoi

capelli non troppo lunghe nè corte ; mà talmente accompagnate ,

che non pecchino di particolar vitio alcuno ; come che non ſiano

tenute limili, ae à quelli d'Eercole, nè à quelli di Saturno.Le berre

sare,& alquanto larghe, & piene; ſi ricercano à fanciulli; come à

cupidine, & à Verginelle , mà fanciullette. Le berre aſpre,ritorte,

eſpreſe tra loro, che circondano adornando intorno il baſſo fron

M 3 te, G
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te li danno ad vn’animoſo , è force , come a Marte. I capelli 26

nodativagamenteinſieme, ò acconci in crezze per diuerle vic,con

alcuni benacci per gl'interualli , & contorni, fono proprij delle

meretrici famole; & però lo ſpecchio viene,li come ſtromento da

conſeguire queſto lavoro datto per carattere à Venere . I capelli

alquanto ſparli, & con bel modo annodati inſieme co'l mezo di

di qualche pannicello , ouero velo ſi richiedono al volgo , & anco

alle vagabonde, come ä Diana Dea della caccia . I capelli ſenza

berra,& fparli di lungo, ſono proprij di chi è fanciulla, & debile;

& cofi tutti gl'altri modi di capelli di mano in mano , ſono fecon

do le nacure, & gli effetti diuerli. E quiui li had'hauere accurata

auer tenza ; acciò che per elfempio le chiomedi Chriſto , non fi

diano à Marte, mà libene à Gioue. E con queſta medeſima regola

fi hà da procedere nel dipingere le barbe ; de lequalı non ſtarò qui

à trattare,auuertendo ſolamente che in queſta parte dei capelli ,

gli artefici hanno daporui ogni sforzo , &impiegarui tutta l'arte

loro ,, per farſi di qui giudicio in certo modo di tutto il valor fuo,

E principalmente vi ſi hanno da rappreſentare i lumi luſtri, & i ſuoi

sicacciainenti, per eſſere capelli ontuofi, fi che vengano à riſplen

dere più che le carni ; & poi non ſi vogliono rapprelentare, per ef.

fere veduti d'appreſſo , mà G di lontano ſenza tratti di pennello ;

ma con lumi impaſtati con quella gratia chevelocemente hanno

eſpreſli gli principali pittori, in queſta parte ; come Antonio da

Correggio, Giorgione da Caſtel Franco , Ticiano, Raffaello, Poli

doro, Leonardo, Gaudencio ,Andrea del Sarto, Perino del vaga, il

Rollo, il Mazzolino, & il Boccacino ; & frà ſcultori, che hanno in

ciò imitato lamanierade gli antichi , come quelli del Laocoonte,

Michel'Agnolo, Donatello, Baccio Bandinelli, Andrea , & Giaco

moSanſouini,Piero da Vinci , Giouan Bologna , & il Fontana; &

nelle medaglie il ſingolare Giacomo da Trezzo ; & nel’intagliarle

nelle Stampe i diuini Alberto Durero , & Luca da Holanda , Marco

Antonio Bologneſe, & Cornelio Fiamengo.

De i mori di tutte le forti di panni. Cap. XX11.

Moti de i panni , cioè delle loro falde , o vogliam dir pieghe,

hannodaſcorrere in tutte le parti , non altrimenti che rami da

tronco d'arboro ; & cohi fare, che yna piega naſca dall'altra ; co

me eſce l'uno dall'altro ramo, quero onda da onda ; in modo che

non vi da parte alcuna del pano, nellaquale non li veggiano quala

I
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tutti imedeſimimoti. Ora vogliono queſti moti eſſere moderati,

facili, & liberi, ſenza interrompimenti, & che moſtrino più coſto

gratia, & facilità, che marauiglia d'affettato ſtudio , & gran fati

ca.Et perche i moti ſeruono a tutte le ſorti di panni,fi come quelli

dei corpi, ragione è che ſiano differenti tra di loro ,licome ipan

ni ſono differentianch'elli. Ec però debbono eſſere più leggieri

ne i panni ſottili , come cendalt, tele, veli , & fimili ,ne squali le

pieghe fono minute , & fi leuano, & tremando, & quali piacenol

mente ondeggiandogonfiano per poco , dilatandoli , & ' facendo

uela, doue più il moto per il vento piglia forza ; & vanno ancora

à trouare il nudo per tutto come chiaramente ſivede ne' villani,a

qualidalla parte onde foffią il vento di veggono i panni ſottilidi

fteſi ſopra il nudo , & dall'altra parte fuentolano. Il Gimile auuiene

di legami,di centi di mantelli, & di fimili ; iquali moti tutti cona

uenientemente li appartengono , & debbonli dare à panni delle

Ninfe , & altre Dee, allequali la leggierezza fi conuiene . I moti

graui s'hanno d'accommodarca panni ſodi, douele pieghe ſono

rare, &groſſe, fi che lentamente poſſono pigliare moto ;& però

cadonoallingiù , & difficilmente poſſono trouare il nudo per la

groſſezza che da ſe medeſima di ſoſtiene. Et queſti moti principala

mente ſi veggono nei broccati , nei feltri, nel Cuoio groſſo , & fi

mili; ne iquali non può hanere forza l'aria più che tanto ; & però.

lo picghe loro fanno i moti ſuoi ſecondo che ſono trattati, &cop

prefle da chigli porta,come fotto le braccia, & focto le ginocchia

per l'aprire ,& (nodar delle gambe, & delle braccia, tuttauiafacen

do falde groſſe, dure, &ferme, ſenzaminutezza, ò debilcà ;dima

niera cheſopra d'elle li potrebbono riporre per ſoſtegno altri pan

ni lorrili ſenza opprimergli. I moti temperati che non tengono

nè del graue, nèdel leggiero, ſono quelli cheſi veggono nellefal

de di panni come di raſcia , & d'altri panni di lana fini , jqualil

perciòfi laſciano conueneuolmente muouere dall'aria, &reggere

dalle membra humane per lorocommodo ; & cofi facendo belhi

ſime, & temperate falde,ſeguono il nudo beniſlimo, & ancora van

noleggiadra, & vagamente ſcherzandointorno d’lumbi.Ec di qui

Raffaello, Michel Angelo,Leonardo, Gaudentio, Alberto Durero,

& gl'alựri eccellentiſſimi, in panneggiare, hanno colto il modo, & I

la maniera del dar moto d' ſuoi panni , ſi come dal più bello de gli

altri per ſeruirſene generalmente ne' mantelli dei Santi,& ne'pa

diglioni che lifingono di tali drappi. Con queſti s'aggiungono al

trimoti, che li dimandano volci ,& trauetli , & ſono proprij de'
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damaſchi,rafi, orinelini, & fimili;'ne'qualifiiveggono le falde tra

uerlate, & rotte fra diloro , per le diverſe forzedeldrappo. Don

d'hanno cauato i Venetiani quel loro modo di panneggiare, & far

falde molto rimoto , & ripugnante à i detti moti che ſeguirono

Raffaello, & gl'alcc . llquale veramente non vorrebbe eſſere oller

uato in altro loco che ne'ritratti doue pare che non ſolamence bea

ne ſtia ; mà quaſi che neceffariamente vi ſi richiegga. Mà nell'his

ſtorie per mio parere regolarmente non l dee vſare, & fe pure oca

corre didouerlo rappreſentarein alcunloco,non G dee totalméte

fare, ma imitarlo ſolamente , & quaſi che accennarlo con gratia ,

di maniera che non paia affettatamente cauato dalleveſtinaturali

ſenza gratia, & ordine ; il che molti i quanto al giudicio mio,con

poca ragionefogliono ſpelle volte vſare . Altri moci anco fi po

Frebbono conſiderare , comedi velluti , cuoi ſottili, & fimili , che

tutti ſono fra di loro diuerfi; ma baſtando quanto ſi è detto per

intelligenza di tali moti , più oltre non mi ſtendero ; aduertendo

folamente il pittore che in queſta parte non meno che nelle altre

collochi ſtudio tempo, & fatica: poiche di qui non meno , che d'at

cronde dipende la perfettione, & eccellenza ſua; per effere queſti

moci de' panni tanto propinqui al viuo dell'huomo,che ſenſibit:

mente fi comprende, & tocca con mano , chei moci divn panna

fono atti à far parere vna figura ttorpiata,è goffa , che muouera

ftomaco, & riſo ne' riguardanti. Come già furono cerci panni

che vfauanoi noſtri bifauoli di ducento anni adietro , chenon ała

tro paiono che falde vergate , & come à dire faceà candele :; cofa

che è vſata ancoda alcuni moderni che fi tengono valenci , facen-,

do di più motilonghi, & continuati per le falde à guiſa di cannou

ni pendenti, ſenza altra gratia . Vn'altro mancamento sì ſcorge

anco ne pannideivecchi pittori,che paiano fatti in certomodo de

[ caghe, ſeconda che gli canauano da modelli d'huomini cred'io

veſtiri eti carta . La cola é fata poi ridotta à perfectione con fatica

grandiffima da Bramante, & Andrea Mantegna, & doppòfùanca

ricorretta , & polita vo poco piùda Alberto Ducero & daLuca

d'Olandaoi '.

.: 61( .

Deimosi degil'arbori , & di tuttociò che ſimuone. Cap. XXIII

Inalmentei mori'in ciafcheduna coſa che fi maoua fi hanno có

giudicio d'eſprimere; fecondoche fi conaienealla cofas à cui

li danno,hor leggieri, hor tardi, horinobili, &chor aloriméridi

Et

.
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Et prima nelle piante quando ſono percoſſe dalvento i ranipid

fottili, & perciò anco più leggieri hanno da eſſere rappreſentati in

atto che li percuotano inſieme , cedendo , & inchinandofi dalla

parte oppoſta à quella d'onde ſpir a ilvento , più aſſai che i fodi ',

& perciò grani', reſtando il tronco forte, & ſaldo. I ramiche d'iga

di naſcono cominciano à piegarſi , & gl'altri che da quelli forgo*

no tanto più , li che viene à moſtrarſi l'iſtella leggerezza nelle ko

glie. Benè vero che non tutti gli arbori ſi muouono ad vn modo;

perche il Salce limoue, & crolla eſtremaméte, & il Pino nó maiò

ben poco ; & coli ſipotrebbe diſcorrere in tuttigl'altri . Mà qui di

hå d'auertire che le piante nouelle tenere di tronco fi comincino

dal ballo del tronco à crollare corami, & con le frondi. L'herbe

anch'elleno , ei fiori,ei frutti hanno i fuoi moti cremanti , ſecon

do il vento, &l'aura che ſoffia, & ancora fecodo cheſon oppreſſe

da qualche cofa,come per eſſempio vha ſpica di formento da yno

vccello, ilquale non ſolamente la farebbetorcere; màla tirarebbe

à terra , li come bene auaercì quel villano finalfenypo dei Grecia

certo pittore, non mi ſonuene ſe foſſe Ariſtides o Panlilo ,ilquale

haueuavaa tal coſa dipinto , cioè vno vccelloſopra vna fpica ſen

za fare che la ſpica punto G torcelfe. Medelimainente i moti delle

coſe inſenſate,comeil tremolar delle piume, dell'ali ,& de penae

chi, il corcere delle corde, de' legami, il volar dellepaglie , della

polue , & di simili coſe s'hanno da moſtrarefecondo la violenza

che gli vien fatra ; acciò che non li dia anſa ad alcuno per goffo

che lia , di caffare, & mordere vna pittura per altro eccellente , fi

come li fece poco tempo fà d'una medagliad'un buono ſtatouia

rio, ilquale nel roueſčio di quella doue haueua ritratto Michel

Angelo haueua fatto vn' pouero guida to da vn cane legato , con

vna corda al collo , laquale ſi vedeua tutta ſtela , & diritta à guia

d'un baſtone fenza calata alcuna . Ilche diede occaſione fino ad

un fanciullo di motteggiarla, & direche ſe quel canehauelle tira

to quella corda coſi fortemente , o ſi ſarebbe affocato , è non ha

uerebbe potnto gir più oltre , con tanto rilo d'alcuni pittori che

erano meco che nè furono per ſcoppiare. Molti altri ſimili moti

Si cruouano poſti nelle pitture che fanno ridere le genti,iquali coſi

di leggieri nonſcapparebbonoda lemani deipittorı,fe in ciaſcu

na cola che ſi dipinge, ſi conſideralle il ſuo eſſere per piccola che

folle, come faceua l'accurato Leonardo , & Celare daSeſto; dalle

cui mani non vlciua mai opera chedel tutto non folfe perfetta .

Et però anco nelle minute herberte ſi veggono le fatture loro per

fecte,



186 LIBRO

fette, & moſſo ſecondo la loro ragionc. Alberto Durero non men

di loro hebbe queſta belliſſima cura , come li può comprendered

pieno nelle ſue carte ,&coloriti nciquali li vede dato il debito

moto fin'ai menomiſſimi peli di barba ,come in quella del Duca

di Saſſonia, ilquale ancora fù ritratto da Ticiano, & doppò anco

ra ne' peli del cane del Santo Euſtachio, ne' Caualli della carta del

ſenſo, & della morte , & nelle foglie di Adamo, & Eua grandi. Nel

mare ſi vogliono altre si eſprimere i ſuoi moti , in rapprefentar le

diuerſe agitationidell'onde ; & coli ne' fiumi, & nelle Naui , &

barche que'ſalti delle onde agitate dalla fortuna ,& quel contra

ſto che vi fà la Naue. Nell'acque anco checadono d'alto li ha da

rapprelentare il ſuo moto , & maſſimèquando percotendo ſopra

ſcogli, ò lalli, Gi veggono que' ſpruzzi riſaltar nell'ariabagnando

d'ogn'intorno. Nell'aria dianG con giudicio i ſuoi moti alle nubi,

hor compreſſe da' venti , & hor foſpinte furioſamente alle gran

dini, alle laette , d'folgori , alle pioggie , & altre coſe tali, che ſi

generano nellaregion dell’atia . Finalmente non ſi può far coſa

che in certo modo non vi ſi habbi à rappreſentare il ſuo moto.

Mà per efferſene ragionato tanto , ch'al mio parere è à baftan

za, darò fine à queſtimoti nel caldiſſimo moto delle fiamme ar

denti del deſiderio di andare auanti ſempre verſo il fine,non altri

menti che ſi facciano eſſe auanti à gl'occhi noftri quantung; per

colle , & agitate in varie parti dal vento accreſcendoli, & rinfor

zando fiſempre.

1

El fine del Secondo Libro .

Diri
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DEL COLORE,

Di Gio. Paolo Lomakko, Milaneſe Pittore.
:7 : .iirts (

5:19

Della viria del Colorire .
Cap. 1

ON è dubbio, che tutte le coſe ben formate, è con

dotre per diſegno'; è doppoi colorite ſecondo l'or

dine loro non rendano il medeſimo afpetto che

rende la natura iſteſſa in quel moto , ò gelto . Pero

che fino à gli cani vedendo altri cani dipinti dietro

glabbaiano, quafi chiamãdogli, è sfidandogli; cre:

dendo che ſiano viui per la lola apparenza: non altrimenti che

facciano vedendo le ſtelli in vno ſpecchio; come ſi narra ha.

uec ifatco.vn cane che nè guaſtò vno c'haueua dipinto Gauden

ciò ſopra vna tauola divn Chriſto, che portaua la Croce , a Cano:

bio. È ſi legge gli vcelli, eller volati ad altri vcelli perfettamente

rappreſentati ; come fecero quelle pernici , che valarono alla Per

nice dipinta da Parrafio ſopra vna colonna nell'Ifola di Rodı. Ra

contano gl'hiſtorici , che fù già dipinto vn drago in Roma coſi

naturale nel Triumiurato,che fece ceſar gl'uccelli dal canto . E fu

coſa più marauiglioſa quella pittura nel Teatro di Claudio il belt

lo ; oue fi dice che gli volarono negl'occhi i corui ingannatidal

l'apparenza delle regole finte , & volſero vſcire perquelle fineſtre

finte, con grandiſſimamarauiglia è riſo , de’i riguardanti. E his

ſtoria noia à ciaſcuno di Zeuſi che dipinſe certi grappi d'uua tan

to naturali, che nella piazzadel Teatro ui uolarono glivccelli per

beccargli; è ch'egli medeſimo reſtò poi ingannato del velo, che

fopraque' grappid'oua haueadipinto Parralio . Mi fouuiene an

cora di quella grandiſſima'marauiglia del cauallo dipinto per ma

no d'Apelle , à confufioned'alcuni pittori che lo gareggia uano ;

ilqualetantoſto che i caualli viui hebbero uiſto , cominciarono a

nutrire , sbuffare, è calpeſtrar co' piedi in atto d'inuicarlo dicon

bastere.L'iſteſſo Apelledipinſequel mirabile Aleſſandro co't folga

re in mano; ilqual moſtraua canto rilieuo.In Roma á giorninoſtri

in Trátteuero livedono dipinti da Balthaſar da Siena ceru fanciul

lerii ;
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Kette chèpaiono di ſtucco talchic hango gabbat taluolta gifteffi |

pittori ;-Iqualiéffempicon tutti glialtri che si leggonodella virta

del colorire facilmente ſi poſſono ammetter per yeri , poichean

co a'i tempi moderni Andrea Mantegna ingannò il ſuo maeſtro,

con vna moſcha dipinta ſopraalciglio d'un leone; & vncerto al.

tropictore dipinſe yn Papagallo , coli naturale cheleud il canto1

vn Papagallo verb. Et ſanno molti che Bramantino eſpreſſe in

certo loco di Milano, nella Porta Vercellina, vn famiglio coſi na

turale , che i caualli non ceſſarono mai di lanciar gli calzi , finche

non gli rimaſe più forma d'huomo . E'l Barnazano eccellente in

far påeli rappreſentò cerci fragoli in vn paeſe ſopra ilmuro , coli

fi naturali , che gli pauonigli beccarono , credendoli natura

liè veri , & ilmedeſimo in vna tauola dipinta da Ceſare da se

Ito , del batteſimodi Chriſto , nellaquale fece i paeſi ,dipinſe ſo

pra le erbe alcuni vcelli tanto naturali, che eſſendo poſta quella

tauola fuori al Sole , alcuni vcelli gli volarono intorno credédogli ::

viui, & veri,laquale ſi truoua hora appreſſo il Sig.Proſpero Viſcotc

caualier Milaneſe ornato di belle lettere.Màſuperfluo è quafi l'an

dar raccogliendo queſte minimèmeraviglie ellendo di gran lun .

gamaggior marauiglia del colorire; poiche rappreſenta la diffc

renza tra ciaſcun animale ſe è terreſtre, aquatile , ò volatile , èdi.

ftingue gl'huomini di ciaſcuna regione; & ancora nell'iſteſſo huo.

moinoltra le paſſioni dell'animo, è quaſi la voce i ſteffa, moftran

do le ſue compleſſioni , come se naturalmente foſſero . E tra gli

elementi moſtra i lucignuoli, le fiamme, l'acque, i fonti, le nubi, i

lampi ,1 tuoni;& le pietre, & in ciaſcheduna fi contengono quafi

tutte le virtù del colorire lequali tacerò in queſto loco concludens

do ſolamente queſto; che tanta è la virtù del colorire, che non vi

è cola alcuna corporale daDio creara che per eſſa non ſi poſla rap

preſentare come le vera folle. Et queſto vanto che ſi può dare in

queſta parte alla pittura , io giudico che la vnodei maggiori, &

più illuftri, che li poſſa dare ad arte alcuna. Oltre che tanto più

queſta s’inalza ſopra le altre , è riſplendequanto che pergl'occhi

principal ſenſo opera, è rappreſenta la bellezza,è tutte le coſe con

formeà quanto creò giamai Dio. Nè ſolamente eſprime nelle fi

gure le coſe come ſono ; mà moſtra ancora alcuni moti interiori

quali pingendo, & ponendo ſotto gl'occhi l'affettione de gl'ani

mi ; & iloro effetti. D'onde s'inferiſce che queſt'arte gioua anco

ra alla religione; poiche per leifi vengono a rappreſentare non ſo

lamente le imagini de Santi, & Angiola; mà anco dell'iſteſſo

Chriſto



TER Z O.
E

189

Chrifto ,& dipiù co'l mezzo della ſpeculatione dà forma all'etere

no Creatore delle cole '. Perciò è degna d'eſſere abbracciata da

tutti è riuerita , G comecola data da Iddio ,à conferuatione , &

accreſcimento della religione, è {plendorde' pirtori; iquali: coʻl

mezzo delle opere loro rappreſentano, & fanno vedere la forza

data,& cócella a queſt'arte,laquale è tale , & tanta;che tutte l'altre

arti da lei.ſi regolano, & da lei ſi ritraggono gl'eſſempi di far cute:

le coſe con ordine, con modo, & bellezza ; ilche ſenza lei far non

ſi potrebbe ; come ſi può comprendere dalle coſc fatre ne' tempi

che queſta mirabilearte era perduta. Onde táto più debbiamo ré

der gratie a Dio che per infinita bóta ce l'habbia reſtituita & fatto

gratioſodonoà mola pittori che difopra habbiamo in dinerli luo

ghinominati,di perfettacognitione,&eccellenza in moltepardi

della pittura;liche l'hanno fatta riſplendere non menoche fihab

bino fatto gli antichi... è condorta à canta perfeccione , che ſenza:

dubbio poco più ſi può fare diquelloche eglinohanfactoin.que

le facolia , che Dio bàconceflo loro ..

Della neceſsità del colorire. Cap. II.

Er eſſere tépo ormai di colorire il diſegno dicui ſi è trattato fin

qui ' , & farlo in pittura più perfetta cheli potrà; habbiamo in

queſto libro di trattare de' colori , è delle loro amicitie , & ini

micitie naturali, coli per materia comeper apparenza ; & ancora

della loro conuenienza ; è come ſi meſcolino inſieme, è delle mi.

, ſture loro, è come ſiano neceſſarie in cutte le ſorti didipingere; è

finalmente per le carni che color li. gli conuenga . Mà in queſto

trattato non miſtendero à dir minutamente di tutti i colori, ma:

ſolamente de i principali. Perche ſi generarebbe confuſione, olo

tra che ſarebbe anco cola infinita. Er dei colori principali toc

chero gl’effetti loro , & meſcolanze più importanti laſciando di

dire per non.cauſar oſcurezza mallimè non eflendomolto a
pro

polito, in qual parte del mondo nalcano tuttiicolori naturali, & ;

di qual materia a facciano gl'artificialı.. Et perche anco le quanti

rà delle meſcolanze non 6 poſſono intendere ( olcra:che dimume-

ro non.vi.fi.trouerebbe il fine ),farò mentione ſolamente dialcune :

principali; perche con l'eflempio diquelle l'altre li reggono.Non

lafcierò però d'auuertireche queſta.parcedi pittura èniente da ſe :

ſenza l'aiuto dell'altri . Má ſe tutte inſieme s'uniranno inſieme fax

ranno vedere.coſemarauigliole , & moſtreranno.tutta la forza , & :

dilegna

2
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diſegno èpiù perfettamente l'intentione del valente pittore ;non

douiquellaconfuſione, & abbagliamento di colori che per l'or

dinario ſi vede nelle opere de' goffi , & poco intendenti pittori .

Mà peruenire alla neceſſità del colorire (ilche è mio principale

ſcopo in queſto capitolo ) dico che ſenza eſſo la pitturanon ſi può

adempire nè riceuere la ſua perfectione; percioche egli è quello

ch'eſprime perfettamente, & dà come à dir lo ſpirito à cutte le

coſe diſegnate con la sforza de gl'altri generi , è tanto più eſſe ac

quiſteranno di gratia, & di perfectione quanto più eccellenteměte

. econ maggior arte ſaranno colorite. Onde ſi vederanno per ope

< la , & virtu deicoloricon buon giudicio diſpenſatinelle pitture

per eſſeinpio in quelle faccie dilegnate dolenti nel modo detto

quando ti è ragionato de i moti , gl'occhidi color pallido, nei

pazzi vn colorpriuo affatto di roſſo, negl'iracondi il color infiam

mato , ne' lagrimoh gliocchi gonfi di lagrime le roſſi, ne' triſti, &

afflitti il color (morto, & tendente al nero; è coli nell'erbe, fiori,

piante,frutti,animali, ſasli, panini, capelli, & in tutto il reſto dan

dogli il ſuo color particolare cauato dal naturale , & ancora dall'

imaginatione , ſecondo le coſè dette , è che li dıráno intorno à

ciò ; li faranno vedere tutte le coſe del mondo come ſe natural

mente follero ; elprimnendo ſino à i raggi ſolari, le ſtelle, la notte ,

l'alba , i cuoni, lenubi, i folgori, le comete, la ſera, l'aer ſereno le

pioggie,i venti , le tempeſte del mare con tutte l'altre coſe che bi

logna ridurre alla perfectione ſecondo il diſegno già fatto dal pit

tore ,con la intelligenza però di quanto ſi è detto , & diraſli delle

altre parti neceſſarie a queſt'arte d'onde li caua la cognitione di

dare la chiarezza ,& l'oſcurezza dei colori.

C

Che coſa fra colore , e le ſue ſpesie d'onde fi cagionino i colori.

Сар.
III .

Olore come dice Ariſtotile , è la eſtremità della coſa giudicata

ò viſibile in corpo terminato , ouero è qualità viſibile termi

nata nella eſtremità del corpo opaco , laquale innanzi che ſia

allumata , è: viſibile in potenza, è per beneficio del lume ſi vede

ina tro.Percioche il colore,è cagionato dallaluce nelcorpo opaco,

& ſpeſſo, operando inſieme le primequalità . Sette ſono le ſpecie ,

ou ero maniere dei colori . Due ſono eſtremi, & come padri di

tutti gl’altri; è cinque mezzani . Gl’eſtremi ſono il nero , & il bian

co; & i cinque mezzani, ſono il pallido, il rollo, il purpureo , & il

verde
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verde. Quanto all'origine, & generatione dei colori la frigidità

è la madre della bianchezza, & à produrla vi concorre la molti

tudine del lume . Il calore è padre delnero , & naſce dalla poca

quantità del lume è dalla molta caldezza . Il roſſo fi fa dallame

ſcolanza del bianco, è del nero . Il violaceo ouer pallido falli di

molto bianco, è di poco roſſo. Il croceo, cioè giallo li fa di molto

rollo è poco bianco . Il purpureo dimolto rollo è poco nero ; &

il verde di poco nero è molto roſſo. E tanto douerà per auentura

baſtare per ilfondamento, & originede' colori.Ora paſſerò a trace

tare della loro materia.

T

Qualiſsano le materie , nellequali ſi trovano i colori.

Capir. ITII .

Rà i colori materiali che ſi vlano generalmente a queſti tempi

ſe nè hà cognitione di molti , iquali tutti hanno i ſuoi parti

colari colori. Et prima quelliche fanno il bianco ſono il gief

fo , la biaca, il bianco, & il marmo trito. Euui ancora vn'altra coſa

che à freſco fà reſtare i colori nel modo che li dipinge quando la

calce è freſca: & queſta è vna delle rare inuentioni che ſia nella

pratica dell'arte , cioè il guſcio delle voua tridatominutamente,&

con quello meſcolare tutti i colori più , & meno fecondo che legli

appartengono : & il bianco chenon ſi può sfiorare, tridato minu

çamentee buono acolorire lecarni perfettamente in freſco. I co

lori che fanno il giallo, fono il gialolino di fornace di Fiandra, &

di Alamagna, & l'oropimento oſcuro, & l'ocrea , Quelli che fan

no il turchino fono gli azurri come l'oltramarino, l'Ongaro, & gli

altri ; & ancora gli (malti, comequello di Fiandra che è il miglio

re de gl'altri tutti. Quelli che fanno il verde fono i verdi, azurri,

il verderame, il verdetto, cheſi chiama fanto má tira al giallo ; &

ancora la terra verde , il verde di barildo. Il morello di ferro ,&

quello diſale fanno il morello , & oltre di ciò il vetriuolo corto , il

cileſtro, & l'endico oſcuro . Quelli che fanno il roſſo ſono i due

cenapri,cioè diMinera, & artificiale,& la terra roffa,detta maio

lica . Il roſſo fanguineo lo fanno le lacche tutte ; & il ranzato le fa

il minio, & ancora l'oropimento arſo , ilquale fi dice color d'oro .

E queſto è l'alchimia de i pittori Venetiani. L'ombra dele carni

oſcuraè fatta dalla terra dicampana,dalla terra d'ombra detta fal

zalo, dalla terra verde arfa dallo ſpalto , dalla mumia , & da alai

li mili. Finalmente quelli che fanno il nero ſono l'oglio arſo,ilgu

ſcio
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fcio della mandola, il nero di balla , il fumo di ragia; & finalmen

te il nero di 1caglia detto terra nera.Di tutti queſti colori, gli arti

ficiali fono lolamente ilcinabro, eccetto quello di minera , li tre

giallolini, gli ſmalti, il minio, le lache, l'endico, la biaca , il ver

de ſanto, il verderame, è quello di bacilo. Tutti gl'altri ſono na

turali , eccetto cereicolori d'ombra di nero , & altri che ſeruono

per acquerelle come l'inchioſtro, & anco il tornafole, la paſta ſpin

zauriuo, il zaffranoil bigieto, il bolarninio , con che li mette l'o

ro , l'ocrea brugiata,è la caligine, che molto ſi vſa per lauorare in

ſecco ſopra il muro, & anco lopra le carte . Per acquerella, & per

diſegnare in carta, per il nero u ' l'inchioſtro ,la pietra todeſcha,

la terra nera ,& il carbone del falce, è del roncagino : per il rollo

la pietra rolla detta apiflo , laquale era vfitatiffima da Leonardo

Vinci ; & per il bianco, il bianchetto ouerbiaca .Ora come ſi con

facciano i lopraderti colori à tutte le ſpecie di dipingere lottogium

gerònel ſeguente capitolo .

Quali colori à ciaſcuna ( perie di dipingere fi confacciano.

Capit.

Erche alcuni colori non ſi poſſono adoperare ſenza la morte

loro in tutte trè le ſperie didipingere, che ſonoil freſco ſopra

la calce freſca,il lavorar a oglio,& il lauorar a tempera; gl'an

derò diftinguendo ſecondo che a ciaſcuna di queſte trè maniere di

dipingere li conuengono ,& li comportano. Et prima quanto al

lauorar in freſco de i bianchi li con fanno il bianco ſecco , & il

morello di ſale de' gialli chiari , il giallolino di fornace, & di

Fiandracon l'ocrea detta ancora terra gialla;de turchini, gli ſmal

ti, & gran parte de gl'azurri, maſline Oltramarini, & di verde, il

verde azurro ,è la terra verde, & di morello , quello di ferro ; di

roflo la maiolica ; è per ombradi carnı, falzalo ,& terra di campa

na ; & per nero quello di balla,& di ſcaglia .Adoglio ficófano, per

bianco, la biacca, per giallo , tutti i gialdolini, & l'oropimento

co'l vetro piſto , per turchino tutti glazurri, & alcuna Torre di

ſmalti; per verde, il verde rame, il verde lanto ; permorello,quel

di ferro , di cileſtro , & l’endico , per rollo quanti cene ſono ; de'

fanguinei, tutte le lacche; de' ranzati il minio, è l'oropimento ar

fo,di color d'ombra tutti i narrari diella ; & di nero, tutte le forti,

Mà per'lauorare a tempera , che ſi dice ancora à lecco, & à guazzo

lono buoni tutti i colori . Non tacerò anco d'un'altro certo modo

P

di
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di colorare ; che fodice Spaltello,ilquale ſi fa con punte compo

ſte particolarmente in potuere di colori che di turciſi poſſono co

porre . Ilche ſi fa in carta ,& fù molto vſato da Leonardo Vinci ,

ilqual featured sitediChriſto ,&shegl'Apoſtoli,è queſtomodo ec

cellenti, & miracoloſe in carta . Ma quanto è difficile ilcolorire

in queſto nuouomodo tantoè egli facile à guaſtarfi. Ma del por

-re inoplexa condiligenza, & arte i colori per ciaſcuna forte di la

rbinteBecaardino daCampo Cremoneſe ne ha fato un copiofo

& diligente trattato,&boho laputo atiço mesterein pratica nelle

iopere [ue.fatrecon cura grandidimas) 104 610giorba atin

to stoin ontlej, 00: İSTcio 42certa ;

ha Delle amicitie , & inimicitiede colori naturali. 1. Cap. V 1.

Dowlo. ''

Anno ancora i colori frafele loro Amicitie,& inimiciticnaru

sali.Per alcheiveggiamoche ſe di piglia vna fotce dicolore &

fa -miſclavia -coq vn'altramoiono fustedue inſieme ſi chc non

fiuede ſegno dell'yno ne dell'altro: Et che ciò ſia vero trouiamo

pereſperićza che ilgiello è amicodi tutti icolori , eceettoche del

verderame, la biaca fimilmente di tutti , ma è nimica del bianco

feece #bianco fecco è ſolamente ainico del marino , e de i gial

lij eccettodi quelladi Alemagaai L'oro pimento s'l verriuolo cot

to, è amicodegl'azurtis (malti, verdi azurri, terça verde , morello

di ferros,Marodica,calzalo ,tera di Campana, carbone, nero diſca

ghia ;màdelgranolede gl'altri è nemico . L'oro pimento è gemi

codiwnuicolori ,faluo chedelgielfo ,ocrea , azurrj, ſmalti,yer

diazurci , Cerra verde,morel di ferro, endise , maiolica , e lacca,

L'oareas amica di tutti ilgiaļolinodiLainagnamedeſimamente

di suttifuorchędel biancoſecco L'oro pimento & il Gorrologo

amici deglazuti , & gli Imaliſono amici di quyi,ilverdeazur

ro èamico di gatti, ecceuo che del verde camejl verde ramme,ami.

co di tutti faluochedel'oropimento, giello , bianco ſecco,marmo

pefto,verde di barillo ,cinabro,& uninio. Il verdettoG cóface con

cucci, eccetto che con loropimento . La terra vende ficompaulce

con tutti iet parimenailmorello, L'endico enemico del bianco

ſecco, & amico di tutti gl'alori,il cinabro,assificialeènemico de la

calce del verderame e dell'oropimento , kamaiolica,&il minio

ſono amici di tuti fuor che'lminio delverderame,del biancoſec.

co dell'oropimento, & delverdetto. Le terred'ombraſono ani

chedi tutti, e parimenti cuori i neri , eccetto l'auolio arlo , & il fy

mo di ragiache ſi confango con i colori ad oglio . Si citruquano

N anco
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anco altceramicitie,& diſcordie frà i colori ,maper ellerdi poca

importanza èquaſi nulla , le laſaiacomowy all 911 image

rivabrilsi oflios 2 .376 ) distorsil

- Dwali colori, e mefchie faccinol'un colore con l'altro.is.fi

Cap. 111:si

Ntorno alla miſtura de colori non mi ſtendero a parlarne di

ſtintame
nteper riſpetto di tutte le ſpecie di dauorare ; mafola

mente ragionerodiquelle che li appartengono allanprat ad

oglio ; dal che ſi potrà poi cauatneregola per ogn'alta :(perie di

lauorare; componendo ſempre i colori del medelimo colore con .

forme alla ſpeciedellauorace ,comein freſca in reccdi biaca ad

oglio il biáco fecco . Ne manco ſtarò à trattare la quátità c'habbia

d'interuenire de luno, & dell'altro coloreche ſi mefchia; pchenon

e altro che cófuſione,porēdofi conoſcere per la limilyćudine delle

miſchie chefi pigliano di qualunque cofa nel mifchiarle inſieme

Laqual apparenzafubito inſegna la pratica ,&laquantità, che la

gli deue porre de l'uno , & de l'altro . Pero baftiache ricordi

lolamente qualiſiano quelli che ſi adoprino afar qualonque co

lore àGmilitudine di qual fi voglia cofa naturale.- En ple comin

ciare, fi truquà che ta biaca milchiaracon la crda ,fà colorsbiada

to ilquale e ſimile alla paglia , & aiutato dal giallalino ,fà la luce

del color biondo, è limile al buffo :&miſchiata con glazurri fa

color celeſte ; & parimenti con gli ſmalei bencheinaGano in tutto

coſi'fimili : & miſchiata con verde rame fa tutti i colori di foglie

d'herbe,come diSalici, oliue, & fimili fníorte ;& più foauis & va

rie, ponendoui vú poco diverdetto . L'iſteſla biacamiſchiata con

verdetto fà color giallo, quafi fimile al giallolino , '& in freſco ft

belliflimo effetto , miſchiato col bianco lecco :ilche fùinuentio

tionedi Perino del Vaga.Oltre di cið ella biaca co 1moreldi ferro

A il colore come dell'agata;&con l'indico fà color cileſtro, & an

cora colore come difafiri, iacintt, e color turchino , benche non

molto viuo, co'l cinabrio fa color di fragolemalmatures con cd

lor incarnato , come di alcune roſe ; col fatzalo ,& altre -terredi

ombra dette colordi terra , fa color di ſcorze d'arbori, tronchi,

legni, falls, capelli, & fimili ; & co'l nero fa il color bigio ,& di fu

mo nel fecondo grado . I giallolini mifchiati con azurri, & (malti

fanno certi colori verdi, iquali ſi vlano molto ne i lontani de i

pacli, & anco ne'panni; con l'indico fanno ancora color verde;

mà non cofr viuo comecon li azurri , ben reſta più viuoverde fé

con
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con indico èmiſchiato l'oropimentó. Gl'ifteligiallolini miſchia

ti col cinabro fanno color deliamma,& difplendore ; gl’azurri,&

ſmalti miſchiare coll verderto fanno verde oſcuro , con la laceca

fanno pauonazzo ; ouer indrello oſcaro, co'l falzalo Gi perdoro ;

e co’i perisoſtarano e fmartilcono. Il verderame co'l verderco

fà color verde più viuo, & che tendeal giallo ; con l'indico fa ca

to rperſo , e colfalzalo ſi perde ; co'l nero s'oſcura. L'indico ini.

ſchiato con la lacca fapauonazzoofcuro; co'l nero , e con la lacca

fa colordiferro , d'argento: diſpecchi, di criſtalli, di ſtagno, & di

fimili mallimè le è meſcolato co'l nero di balla: & queſto effetto

del'inuico fanno ancora glazurri.Il cinabro ,& lacca fannoyno co

lor difragolemature ,diroſe, dilabra colorica , di rubini di larta

gue , &cdi ſcarlaco : & quettiinedeſimi meſchiacı co'l bianco , fan

no il coloo deleguancie colorite, d'una bella carne,& anco diroſe

chiaro. Il cinabro ancora colnero , fà color d'ocrca acla .La lacca

e'lminio fannoqualcolordi cinabro ,& acuiſconoil falzalo nel

le ombre delle carni ,&miſchiare con l'azurro ,& biaca fanno il

color di roſa lecca cioè di porpora. Glazucri ouero(malti, & án

cora l'indico iniſchiaco con la lacca , &il nero fanno i colori del

veluronero; màimeſcolaticolchiaro fanno il rilieuo del veluto

beretino ; & coff poſſono fari raſi . L'ocreá con lacca cinabro , &

nero fanno il caneto;maconynpoco di bianco.fi'alluma ; & met

cendo in loco delnero'il falſalo ,& in loco del cinabro delnero

Vocrea brugiara patimenn Gallúma';ma ſenza 'il falfalo coſi rio

lor di náranzo, di comefa il minio. L'ocrea maiolica, & nero fanno

color di falzalo ; & tutte queſte cópofitioni di allumano, & tirano à

diverſe ſembianze mentre ſi meſchiano hor più hor meno con la

biaca ; d'onde veggiamoche in diverſe miſchie che ſi fanno nei

paeſi lontani, comeneimonti, & arbori, la biaca li miſchia co'l

verdetto 'miſchiato con gl'azurri. · La lacca miſchiata con gl’a

zurri fà color di viole ., & perfetti amori, & ancora fà il morello

oſcuro , & nella minute falde maſline ne i raſi : ilche lo fa anco

con la lacca miſchiata con l'indico : verderame, & miſchiara co'l

verdetto rappreſenta le verdi pianure ,ègliſmeraldi co'i drappi di

fimili colori , & mifchiata co'i coloci oſcurialluma, & fà rilplen

dere i diamanti; ſpecchi, armi; & fimili , ſimilmente allumatutti

i corpi diche color li voglia ſecondo il grado loro chiaro miſchia

to co'l nero, falſalo; lacca , & endico fa il beretino chiaro ,co'l fal

falo e nero fa il fariccios con l'acrça , e maiolica fà le cime de i

N 2 monti
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montio faſtata dal ſole , coilgialdohno , & cinabro fa luce della

hamma; li come il gialdolino allumail noco miſturato ſecondo

la materia di diuerfi colori:£ queſte ſono le peincipali miſture de i

colori,dalla confideratione dellequali tutte l'altre naſcono. Et pea

rò li doueranno farli famigliari , & hauer joaanzi gl'acchi nelle

altre lpecie dilauarare: 1.4703 ! ú "?!

5 Della conuenienza c'hannofràloro i coloris chiariso eſcuri.

11. * * , . . Cap. Kilp ?TS");(* 1937 dinheast

10 dico ! boiline

poneceffaria cofa al pittore l'intendere , & habere:perfecca con

gnitionedella conuenienza che hanno tutti colori tra loro

Thein farâ lume, & ombra l'uno alHaltro accioche fe farà vsi pana

no di qualunquecolore fi'voglia , ruci i colorièchiaridfoori'hab

biano yna fola harmonia, & concordanza, fenza chefyerano nel

pando giallo ombre rofſe , ò ne li bianchiombremardle ,ò collé,

6 dialori colori ,i qualinon gli covriſpondatoin parte alcunlar Sie

aduoque oferuato con ragioni cheil bianconon ha concordanza

con altro colore che co'l nero; ne da bleropuò offeretornbrato che

daquello per eſſere ruttidueeſtremistei coloris H giaHolino non

può eſſereombraro più conuenientemente che dall'occea ,& cod

Poropimento. Ma quellode Alamagaa fi come più finarrito cha

egli è; ud ombrato di ocreaspiù ſmarrita . Gliazuti,&lolmalo

ombranoquelcolor ceruteo , & celeſtecaufato declaro , e dalbiáco

inſieme.Il verderame anch'egli ombra.quella mifcbia fatta di ſed

del bianco . Il verderro, il morello di fedra , & quello di lalei,& la

indico ancora ombrano pariméti le fuemiſchie : & cofilcinabto ,

& la maiolica.La lacca ombra il minio mifchiatacamaiolica';&

ombra anco la fuamifchia co'l bianco . Lamaioliczombta loro .

pimento arſo :& gl'altri colori , & mefchiedette nel capitolo pre

cedente fi ombrano co' i colori da quali ſono caufati. Mà nel fe

condo grado l'ocrea vera che ombra ilgiallo chiaro,puòe lere an

cora oinbrarà dal'ocrca avla, & dalla bacca bmttai Wocrea arfait

{marrita è ombraia dal fallado meſcolato con lo crea asla puero

maiolica, o lacca. Gl'azurri ; & fmaltb from brand-da lindico , &

ancora da nero è lacca inſieme . El verderante dat nero , & anca

dall'Indico . Il verdetto dal fallato ; itmorello di fexro ,& di fals

il cinabro dalla laccay & o ancoradell'ocrea, abeugiata ,

overoda effo miſchiato con nero . Nel terzo gracio , il nera, & la

lacca 'ombrano il giallo veco ;perchocloSonarrico le ombrata dal

nero ,

dal nero ;
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nero, & cofi il falzalo, & l'ocrea brugiata ſono ombrati dall'iſter

ſo nero.La lacca ombra tutte le miſchic da lei compoſte co'l bian

co, & ancora coʻl cinabro . Finalmente il falzalo ombra tutti i co

lori più chiari che lui , hauendo però ſempre riguardo allo ſmari

mento o viuezza ſua,come generalméteſemprein tutti gl’alori co

lori s'ha d'haver riguardo alla qualità delcolor chiaro che allu

ma in quella guiſa gli ombra , ilquale doucndo hauer corriſpon

denza co'l bianco, è dineceffità che ſi confaccia co'i mezzi;& con

de debite miſchie frà loro concordanti di grado in grado.

P

Dei Colori traſparenti ,& come ſi adoprano. Cap. IX .

Er che ci ſono alcuni colori traſparenti, come è la lacca, il ver

derame , & il verdetto che ſono colori più priui di corpo che

li poſſano adoperare; quiui fi richiede che del modo d'adope

rargli li ragioni. Ora lauorando ad oglio vlanſi queſti colori per

rappreſentar , comeſe veri fotlero , tutti i corpi traſparenti chia

ri , come ſono i carbonchi, i Rubini , & fimili ; à quali ,doppò

che ſono di meſchie finte abbozzate , ſi che paiono corpi ſenza il

lucido della traſparéza,e ſua viuacità, ſi da ſopra la lacca pura net

ta , & bella ; che viene à rappreſentare in loro naturaliſſimamente

i lumi, & le oſcurità ancora ſenza occupargli in parte alcuna , fi

che da vn vetro di fuoco lucido paiono coperte come ſono i veri ,

& naturali. Et quefto nel lauorar à freſco non li può fare, benche

li dia il luine,ò ombra della traſparenza per forza di diſegno. Con

la medeſima via ancora il verderame,& il verdetto auuiuano e rap

preſentano la temperanzade gli ſmeraldi, & fimili materic traſpa

renti . Imedeſimicolori G vlano ancora per dar il luſtro , e la vi

uacità al raſo , & all'ormelino alterati de i loro colori naturali ſo

pra le abbozzature . Laquale vſanza è patſata tanto inanzi, che

lenza riſguardo alcunode i precetti de l'arte , attendendo ſola

mente alla vaghezza,li vſa non ſolamente ne i drappi nominati di

ſopra, ma ancora ne i panni di falde contrarie , che non richiedo

no quella traſparenza o uiuacità di ſera . E non ſi puòhoggimai

rappreſentarpanno alcuno di pura melchia, ſimile alla lana; ò te

la , che non li voglia auelare di colori traſparenti per dargli il lu

cido. Onde ſi può dire che l'arte della picura quanto al colorare

ſia corotta , mallime perche queſta vaghezza nelle figure , è fti

mata tanto che non li può vedere pittura per buona che ſia, che

ſenza quella piaccia. É però è grandemente offeruata da molti, li

N 3 come
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come padri della vaghezza dei colori , de' quali i più famoſi ,&

eceellenti hò nominato nel fine del primo libro, non ſenza hono

re in queſto dei Fiamenghi ,de i quali hò veduto certi quadri ad

oglio farti di nuouo in caſa del nobile antiquario Giulio Caliſtano

in cui ſi vede quáto fuggano queſte vaghezze di traſparenze; non

vedendofi in tutte quelle figurealtro che pure mifchie che rappre

fentano il vero . Et in vero che ſono mirabili à vedere ; e non mer

cano poca lode que' pittori che gli hanno fatti Gill Moſtard ,

Pier Brugli, GiacomoGrimaldo , Franceſco Flor, e Martin Hen

fcherch : Mà laſciando queſto douerebbeſi pur pigliar elſempio

dal naturale, & vedere le in quello ſono queſte varietà, é ſuperſti

tionid'affettata vaghezza, laquale ſi vede in molte opere eccelléti

di coloro che l'hanno con ogni ſtudio ſeguita,taluolta anco trala

fciata per non confondere con quella il diſegno ,come ſi vede chia

so nel colorire de iſopradetti pittori veri padri della pittura, che

ſono ſtati nemiciſſimidiqueſta corrottella dell'arte : veramente

corrottela percioche oltre che non ſi moſtra la forza dell'arte , li

commette anco grandiffimo errore in vſarla molte volte anco

contro ognidecoro : poiche non lolamente ne' Santi , ina nell'in

Itello. Chriſto , è Regina de' cieli è ſtata vfata , rappreſentando

in loro lumi e lafciuie d'habiti e uefti , che da loro non furo

no vſate mai . Màper tornar à propoſito , fono ancora alori co

lori traſparenti, iquali (iadopranolopra le abbozzature à dar it

luftro a quelle coſeche lo ricercano: per ilche ſi adopera l'aſpal

to , per dar il lucido à i capelli biondi, ecaftanei; e parimenti il

falzalo finiffimo miſchiatocon la lacca. Lequali coſe tucre foleua

xfar molto Leonardo,Raffaello , Cefareda Seſto , Andcea del Sar

10 , & altri aſlai, che furono delicati, & di dolce e foaue maniera ;

fi come ancora fù Antonioda Coreggio , Titiano ,Gaudentio ,&

il Boccacino , ilquale veramente fù grandißima coloricore, & acu

to nel diſegno , li come ſi vede nelle opere ſue fatte in Cremona

fua patria, & in altri luochi maſlimè nel veluto, brocato, &daman

fco confundendogli di diuerſi colori a loro piacere.

Dell'ordine che ſitieneinfare i Cangianti. Cap. X.

Er eſſere andatotanto auanti l'uſo della vaghezza non ſolo di

puri Coloriti; ma ancor dietro alla fila ellendoſigli aggiunti i

Cangianti, cioè cangia colori, ſicome quelli che vengonoda

la lucidezza delle pietre, non voglio lafciare di ragionar anco di

queſti ; non già perciò che conſenta ad alcuni che gli uſano fuori

do

P

1
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di propoſito , mà affine ſolamente cheſi adoprino al loco doue fi

Tichieggono, come nelle veſti lucide che G danno alle ninfe dei

prati, de i fonti ,& fimili; &ancora à cerci angeli i cui veſti fi rif

Aettono non altrimenti che l'arco d'Iride. Hora queſto è il mag

gior diletto , & piacere checon colori ſi poſta porgere à i riſguar

danti ; & chiamafi via del far i cangianti ,cioè vn panno di ſeta

Colo , chenei lumi habbia vn colore divna ( petie, & nell'ombra

vno d'un'altra : con laqual diuerſità ſi viene a dar la ſomma , &

vltima vaghezza e leggiadria alla pittura. Et perche à ciò fare gli

li ricerca vn certo ordine per ridurgli in quanto a loro alla perfer

ta dilectatione ; nè darò alcune regole generali,dalle quali tutti gli

ordini dil fargli ſi potranno cauare , per gli ſuoi trè gradi. Ora nel

primo di quelli il bianco ſolo per lumes'introduce ;nel ſecondo

igiallolini, & miſchie particolarmente di bianco con tutti i colori

diquella chiarezza ; & nel terzo fanno lume tutti i colori che ſi

ombrano dall'oſcuro penultimo, & ancora dal nero . E però nel

primo gradoſi terra cal ordine. Prima il bianco fipotrà ombrare

disbiadato, gialdolino,ceruleo ,verdesbiauo,verdetto miſchio,co

lor di Agara chiaro ,Cileſtro chiaro, incamato, color di viole,por

pora chiara, tancto chiaro , bigio , color flammco , berctino chia

to. Nel ſecondo grado queſti colori chiari, & miſchie chiare , in

queſto modo ſi ombranovolendoglidar la vaghezza . Ilche fer

uirà per ſeconda ombra d'cangianti rileuati dibianco, per accom

pagnamento della primaombrache allo sbiadato fà ombra l'o

Crea, ilcolor di Agata , il cileſtro, la porpora , il bigio ſcuro, il ta

neto, il colore roſato oſcaro , il violaceo ,l'azarro , lo ſmalto , il

verde, il verdetto , il bererino, il cinabro, la Maiolica , il minio . E

coli ancora fanno ombra a tutti gl’altri colori, che ſeguono , cioè

del ſecondo ordine. Nel terzo grado fannoombra à queſti colori

puri , &miſchie, comeal colore di Agata l'ocrea arſa , il perſo , il

pauonazzo , al taneto, 11 morello diferro, &quello di ſale,l'indi

co, la lacca , il falfalo , il cilefro , & coli ſeguono tutti glaltri di

mano inmano in tutti i modi . Similmente il nero ombra tutti

queſti , li come il bianco curti 'gl’alluma ,&mafime quelli che

hanno conformità con lui; à guiſa del nero che parimenti adom

bra quelli che hanno con lui conuenienza.Et di più potiamo com

prendere che de i cangianti variati per li detti ordini rileuati di

bianco , & di quelli ombrati dal nero ſene poſſano fare da circa

à trè mila cinquecendo ottantaquattro ſorti , che ſono del primo

grado ; & deriuati dalle primemiſchie la merà , cioè mille ſette

centoN 4
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cétononantadue,che ſono dilſecodo grado,& de'rilevati di colori

puri ma chiari , & miſchie della medema (currezza,dicento vinci

Otto forti che ſono del terzo grado ; dietro à i quali ſeguono que

gl’otro colori oſcuri, & doppò il nero, & queſti ſono ipiù ordina

rij ſolamente, percheſe ne poſſono ancor far, li come ho detto

de gl'altri; come pigliando ſotto il bianco la miſchia chiara , ò

gialdolino, & quellemiſchie , con alcuni delli otto colori oſcuri ,

& farfi ombra d'onde nè riſultarebbe varietà grandiſſima,laſcian

do in parte i colori chiari di mezzo , come l'azurro il verdetto , il

cinaprio ; & anco diqueſti è di quelli puri miſchiando co'l nero fi

generarebbe grandiſſima varietà, benche melancolica ; entrando

ui permezzo certe miſchie nelle vnioni che non ſi potrebbe ima

ginare ciò che follero , li come parte però di quelle ancora , de li

altri cangianti trà colore, & colore che venerebbono ad eſſere ti

rati à ſei o quatro tra l'uno, & l'altro più di cento milia. Et queſte

ſono le vie per lequali il mondo vano , & tutto intento all'ap

parenza ricercando per gli occhi il diletco de i colori, lalcia

doppò le ſpalle la vera ſoſtanza de l'arte, che non ha punto che

fare con queſti miſcugh , & confuſionidi colori ; con tutto però

chemolti le nè ſiano dilettati , & fattolene honore per hauergli

Saputo applicare al diſegno, in modo che l'uno colore non faceua

concorrenza con l'altro fuor che nella prima vaghezza, ò viua

cità , li come è il verde al roſſo , il giallo alturchino ; ma ſempre

con diuerſe miſchie, & mezzi accompagnati nelmodo che ſi può

apprendere da quel che hò detto di ſopra . Però li è veduto chei

cangianti del ſecondo ordine, e del terzo , fi come graui è pieni

di maeſtà ſono ſtati viati da Rafaello ombrando il roſato oſcuro

co'l morello, & in ſomma tutti e colori con quelli che hanno fa

miliarità, & conuenienza con loro, ſecondo il modo de cangianti

più graui . Dallaqual regola tenuta da col faggio, & giudiciofo

pittore poſſono non ſenza ſcorno rauuederſi dell'error ſuo quelli

che non ſanno accompagnar i colori dei panni , mà tragittando

da vno eſtremo à vn'altro , come dal primo al terzo grado, ſenza

alcun mezzo che con gratia , & vaghezza gl'accordi, & accoppi

inſieme gli milchiano, & confundono. Or chi deſidera con queſti

Ruiſi darti di farſi elperto nella cognitione dei cangianti vegga ,

tutte le opere del principal frà tutti i pittori in queſta parte Gau

dentio , come gli Angeli dipinta ſotto la turuina , ò tiburio di

Santa Maria di Serono , è quiui in Milano in Santa Maria delle

Gratie nella Capella diSanta Corona ; doue li veggono Angeli per

1

1
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il più veſtiti dicangianti mirabili ; & cin Valtellina in Trahona, ea

Morbegno ,& finalmente in tutte l'opere ſuc ſi ſcuopre'la ſotti

gliezza delſuo ingegno in penetrare queſta conuenienza decolo

ni ; tanto che non èpoſſibile à fare cangianti più vaghi, più na

mrali nè megho accompagnati con l'arte, èco’l diſegno. Oltre

Gaudencio vi ſono ſtati anco molti altri in queſta parte eccellenti

Ceſare Seſto , Titiano , Perino il Pordonone, & altri, benche i ini

gliori ſono ſtati i ſopradetti. Mà frà tutti diligentiſſimo oſſerua

tore ne è ſtato FranceſcoMazzolino, & maſſimè nè i panni miſchi

iquali ſono perciò tenuti in grandiſſimo conto perche non occu

pano ne ingombranola viſta . Perciò conchiudo chechiunque nel

fare i cangianti non ſcuoprirà, & caminerà per le orme ſegnateda

i ſopradettiſia ſicuro che altro non ſembreranno i panni loro,che

pietre machiate di diuerſi colori, fatti per dilettar gl'occhi.

De gl'effetti che cauſano i colori.. (...) Cap. XI.

Erche tuccii colori hanno yna certa qualità diuerſa fra di loro,

cauſano diuerſi cfferti, à chiunque gli guarda ;ilche da vna

loro inimicitiainterna per laquale ſono cauſati è generato ſem

condo la dotrina di Ariſtotile . Delche io nè farò qualche men

tione , laquale ſeruirà per:baſe à ciò cheſi ha da dire più oltre ;

perche ci faràconoſcere la cauſa perche non ſi conuiene vn colo

re appreſſo vn'altro, è poi con vno altro bene ſtará , & ſimili altri

particolari che ſitoccheranno poi. Or per cominciare, trouiamo

che i colori neri , lucidi , terres ,plumbei, & oſcuri generanoper

gh occhi nell'animo, riguardante della qualità loro laquale non è

altro chetriſtezza, cardicà, penſiero,melancolia, & ſimili. I colori

nerei , verdi , di color di zaffiro, alquanto rolli , ò oſcuri , di color

di oro miſchio con l'argento , cioè Hauo,rendono foauirà , & gio

condità . I colori roſſi , ardenti , focoſi, o Hammei violacei,
i , pur

purei , & dicolordi ferro ardente, & di ſangue cauſano ſpirito ,

acutezza nel . guardare , & qualiinducono fierezza , & ardire fue

gliando la mente per l'occhio non altrimenti che il fuoco. Icolori

d'oro, gialli ; & purpureichiari, & più lucidi fanno l'huomo in

tento nel guardarc ,& rendono gracia , &dolcezza. Icolori ro

fati, verdichiari,& alquanto gialli rendono piaceuolezza alle

grezza, dilecto, & foauità. Il color bianco genera vna certa ſem

plice' attentione quali più melancolica che altrimenti . Vltima

mentetutti glicolorimefchi, & djuçck frà di loro, danno vaghez

za ,
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ža , varicta ,& quali inducononegli riguardanti copia dibizarrian

& queſte ſono le qualità de i colori per lcquali nel compartirle

biſogna hauer conſiderationc come ſi è detto, acciò che non fac

ciano terremoto inſieme, & confondano gl'occhi.Mà comeva

deno compartiti nelle hiſtoric, & per tutte leopere ſi dırà più bre

vemente , & chiaro che lipotrà nel libro della pratricha, mà trato

ciamo hora delli colori vſati da gli popoliantichi.

Del color nero .
Cap. XII.:

Sole

Oleuano gl’Athenieſi, quando accadeua loro qualche ſciagura

veſtirſi di color oſcuro , e i Romani rappreſentauano il ſuodo

lore, & la ſuameſtitia con limili veſtimenti,calméreche ſi legge

che anco per la morte d'un peſce ch'egli haucua in delitie, Cralo

ynavolta lyveſtì dibruno. La onde di come riferiſce Marco Tul

lio nell'epiſtole ſcritte ad Attico , coloro che in tal habito corotto

foſſe voluto andare à i conuiti allegri eranograuemente ripreli.

Scriue Platone nel Timco che le .Donne di Dannia continuamente

di veftiuano di nero , & quelledimandauanoinfame. I Licij ve .

ſtiuano parimente di nero vna veſta di Donna ; acciò che nei

ſuoi travaglı quanto più preſto la poteſſero poner giù pervergon

gna , G come lcriue Valerio : & non era gran fatto diſſimilequel

habito daquello che à noſtri tempi ancora li vſada alcuni quan

do glimoiono i paréti che volgarmēte lidimanda gramaglia . In

molti luochi della ſacra Bibbia il nero dimoſtra ,&è fymbolo d'

infelicitade Ariſtobolo diſſe che tutti gl'Egitti pareuano pazzi per

che gli vidde veſtiti di nero , c però voglino alcuni che il nero fia

ſegno di furia , & di pazzia ; perciò che, comcaffermano i Fifici,

i pazzi, & furioli ſono da cholera nera molli,& ſoprapreli. Scri

ue Virgilio nel terzo dell'Encide,che alle tempeſte ſi come appof

tatrici di triſtezza ,&di morte ſi ſacrificauano le agnelle nere.

Terentiodice ellerc di pelimo augurio ilcan nero. AlliDei in

fern ali li facrificauana le vittime nere . I Perfi veftiuano di ne

ro iſuoi giuocolari,& pazzi , acciò che foſſero ſchifati. Le donne

de i Cimbri doppò la diſtruttione della patria loro , li trouarono

tutte veſtite di nero. Pitagora ſoleaa dire che'l nero appartiene

alla natura del male ;& talelo neneOuidionelle ſuemalcditrio

ni , & coli Oratia , Marco Tullio, & Apuleio nella magia. Aletto ,

& l'altre furicinfernali di rappreſenuuan nere ,ſecondo Virg.nel

Settimo,
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Settimo ; & cofila Sfinge , & trà tutte l'Arpie la peſſima Celeno.

Nonperaltra cagionc ilDiauolo ,ſe nonper cerca inchinatione

chéil nero ſia cofa triſta, da gli pittori di dipingie nero ; & i poeti

chiamano la morte oſcura ; & Ariftotile dice che ſolo il nero non

ki può tramutare , per ilche ſi tiene anco che ſignifichi, ſtabilità ,

&etiandio oftinatione.Mà finalmente come dirò nelle ſignifica

tioni dei colori il nero , & gl'altri colorı tutti ſignificano male,

& bene ſecondo che ſono diſpoſti come li deue.

I

Delcolor bianco . Cap. XIII.

Lcolor bianco percheè facile à riceuere ogni miſtura, ſignifica fim

plicità , purità , & ancora altezza come alcuni dicono.Dilui ſcri

uendo Virgilio uel Sefto ne veſte i facerdoti caſti, i buon poeti ,

& gl’huomini d'ingegno, & della patria difenſori. Però Perlio di

ceche l'huomo bianco è interpretato buono e puro. NumaPom

pilio chenacquecon la barba bianca , & Tito Tarquino furono

buoni Re. Tra le dodeci inſegne regali de gl'antichi Romani la

fedia li,comepura cra bianco ,& terſo auorio . Ariſtandro come

ben fi couueniua à ſacerdote puro, & caſto ſi veſti di bianco man

to per fare oratione d i Dei, in quel grandiflimo apparato che fa

ceua Aleſſandro contra Dario. Volendo moſtrar la purità , & can

didezza ſua verſo il marito vſauano le vedoue Greche, come atte

fta Plutarco allegando Iſocrate ,di veſtirh di panni bianchi lauati.

Cofile antiche matrone Romane ſi poneuano vna benda bianca

in capo , per denotar parimenti la loro ſimplicità . Gl'antichi

Egittij, Toleuano inuolgere i lor morti ( come anco ſoleuan fare

alcuni altri ſecondo che ſcriue Suetonio di Nerone , in man

ti bianchi , moſtrando per ciò il corpo eſſere ridotto al fine

della vita eſſendo priuo dell'anima;& queſta vſanza era com

mune con molti altripopoli,li comefene caua in molti luochi da

Seruio , Virgilio ,& Quidio. Et ognun sà che gl'Ebrei coſi ſoleua

no ſepelire imorti;poi che coli anco ſi legge nelle Sacre ſcritture,

chefù Chriſto ſepolio . Ne i ſacrificij di Cerere veſtiuano i ſacer

doti d'habiti bianchi, Et in ueſtiinenca candide comeneue ap

paruero gl'angeli lopra il monumento di Chriſto per
dimoſtra

tione d'allegrezza ,& Santo Luca veſtito di bianco , apparue à

Santa Maria diTripolt. La fede per effer pura ,comefrà gl'altri

dice gentilmente Oratio in vna lua canzoneche ſcriue alla For :

-tuna,lichiama velaca di bianco e cádida . Le coronc de gl'antichi

RS
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Rèerano d'una faſcia bianca .Onde ſi legge che AleſſandroMa

gno ſi leuò di teſta il diadema bianco per medicar la ferita di Seo

leuco , & gl'antichiſſimi ſacerdoti d'Egitto ſeguendo il precet

to di Pittagora ne i ſacrifici , puriffimi habiti di lino candido vlas

uano , laqual vſanza palsò lecondo alcuni a gl'Hebrei , que come

dice Giofeffo nel letto della guerra Giudaica iSacerdoti , purgan

doli d'ogni vitio, veſtiti di lino al tempio, & all'altareandauano.

Santo Girolamo nel libro delle veſti di Fabiola dice , che la toga

lunga ſino à i piedi il ſuperhumerale detto horario, la cintura, &

la tiara erano habiti di puro lino; & fimilmente fi copriuano di

bende di lino il capo ſecondo Ezechiello. Cicerone dice che l'ha

bito candido à Dio ſpecialmente conuiene . Onde Santo Silue

ftro Pontefice rifiutando la mitra pretioſa di Coſtantino fi conten

cò d'una candida, & trapunta . Finalmente chequeſto colore de

noti purità , ſi conoſce non tanto dalle coſe addotte quanto dall'

habito , & portamento con cui vediamo tutto di i noſtri facerdoti

andarà l'altare, ilqual è di puro, & ſchiecto lino dicandido color

re ; nellaqual guiſa anco lono veſtiti quelli che feruono al tempio ,

come i chierici; vſanza tutta cavata da gl’Hebrei. Perciò cheleg

giamo, candide veſti in AronSacerdote,ornate di pietre preciole,

di ricami d'oro diuerfi, con ſotto à i lembi campanelle , & grana

ti ,attacati, & limili cole , per farſi lentire , entrando nel Santo

luoco . Sonoui ancora alcuni , chedicono , ilbianco denota biaſin

mo , perciò che che i Giudei veſtirono di queſto colore Chrifto

per maggior biaſimo, & lcorno ; & è folito di darli vn baſton bián

co in mano à i pazzi , & vituperati, onde gl'iſteſſiGiudeidiedero

perciò la canna bianca in mano a Chriſto . Et di qui Livio nel no

no libro fa mentione d'uno eſſercito di Sanniti ilqual era fregiato

con vna linea bianca , per moſtrar ch'era ellercito di ſoldati nuo

ui , cioè ſenza alcuna gloria. E per l'iſteſſa ragione i ſerui ch'era

no venduti da gl'antichi Italiani, in ſegno che non erano luoi,con

piedi bianchiveniuano in publico . Altri hanvoluto che'l bianco

lia ſegno d'allegrezza; perciò che gl’Athenieſi nelle ſolennità de

gli spettacoli del quinqucrtio, come ſcriue Luciano nelle lodi filo

iofice , li veſtiuano tutti di puro bianco ,nepoteua alcuno con al

tro color eller preſente à (pettacoli. Coli la Chieſa noſtra catolica

doppò la RelurrettionediChriſto tutta trionfante ſi veſte di bian

co ; e gl’Angeli prima doppò la Reſurrectione, in legno di alle

grezza ſi diedero à vedere in vnaveſte bianchiſſima Chriſto iltetſo

parimente quando volle moſtrare, & dare vn ſegno della beatitu

dinc
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dinccelekeà i tre difcepoli ſupiG trasformò moftrandoli aquelli

in yelte candidilfima. Fragli antichi appreſſo alcuni popoli era

il bianco.tenuto colortriffimo,vile , di niflana ſtima; perilche ,

come fcrige Vegerio ,i ſoldar nuoui ,& ineſperti veſtjoano di

di bianco ond'erang derti candidati;inlegno chenon haueuano

per ancora imbrattatele manihonoreuolmente del ſangue del nis

mico; & portavano yn Icudo bianco per diinoftrare che eranopie

ni di lode, & d bonoreacquiſtaro in guerra;però Virgilio chiama,

Isuda ſenza gloria dicoluiche haueua lo ſcudobianco ,imperd

che era-vlanza de valorog capitani di ſcriùere fopra gli ſcudi i

ſuoigeneroli fatti in guerra , comeleggiamo d'Epaminonda, &

Diftriade.iquali morendo ſcriſſero ſopra iſuoi ſcudi le vittoric da

loro glorioſamente ottenuto in ob vikesitles

0000 !

-6 °1919 sli: Del color rojo. wiss Gap .Cap. XIIII. S.

hibicicius: TSIOOTWE

L rollo che denota vendetta,firadoperaua ancora appreſſo gl'an

tichi da ricoprire i cataletti negli quali erano ripoiti quelli che

valoroſamente haueuano combattuto, come ſi legge in Home

ro , & in Virgilio; & a queſto elfeinpiovſamo noi pitfori di veſtir

di rolfo ,o almeno daril manto a quelli che morirono perla fede

diChriſto, in ſegno del loro martirio; & fangue (parlo . In cam

po Martio a Roma, quelli che nei comitij dimandadano i Magi

Itraci perdimoſtrar l'animo loro inuirto nelle fattionidella guer

sa perla patria (v yeſtiuang di velo roſſo traſparente accid che le

piagheloro ſi poteffero vedere più facili. Onde conſeguiuano per

taldinoſtrationi dianimolirà le dignita, & gl'honori che procura

ranano,Diqueſto coloregl'antichiLacedemonijveltiuano iſuoi

faldati Ticoni, comeriferiſce Plutarco ,quandogli mandavano

in campo ; acciò che non ſi perdellero d'animo vedendo il loro

ſangueIparlo. I Troiani vlauano di portare j faioni, & veſtimen

cirolli , Homero nel terzo della Iliade fa portare à Paride ſopra

l'elmo i pennacchi rolls ; la cuivſanza ancora iRomani ſeguirom

noperinoltrarli, àgli nemici più horribilis, & ſpauentofi ;maicam

pitani portauanoſopra la corazza,vn veſtimento di velato oralo ,

cremelino, & parimente il veſillo che li potrana quandol'Impe

fatore preſentialmente fi trouaua in campoera di color diporpo

sa con le franze d'oro , laqual porpora e colorpocodifferente dal

roſſo.Di queſto medemocolore i capirani triófanti quandoanda

bano in Campidoglio , come ſcriue Plutarco nella vita di Paolo

Emilios
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Emilio ; andauano veſtiti , & adorniza queſto era proprio colore

de gl’Imperatori, &de'Re, comeda tutte l'iſtorie ſi caua tornan .

do alpuro roſſo ſi legge che Diana& Venere vſauano gli ſtiual

lecti rolli ; & Eleno commandaad Enea , che nel Sacrificarelicoś

pra ilcapo con vn manto rolfo : Et 'coli Anchiſe in facrificando

hauea il capo coperto dirollo. L'antiche vergini veſtali,per mo?

ftrare alla for Dea l'affetto, & ardente diſpoſitione che haueuano

in ſeruirla ſenza intermiſſione alcuna conſeruauano dicontinouo

nel Tempio il fuoco acceſo ; cofi i Cardinali veſtonotirolloper

dimoſtrar'li ſempre infiammat di amore,&di catita . Er ' miris

córdo d'haucrtetto che à Romá gl'antichi Sacerdori Salij veftitt

diroſſo faltauano in honore delDio Marte . Et finalmente che'l

roſſo ſignifichi animoſità , livede anconegl'aniinali che fuggono

il rollo ; come il Leone, che tutto li ſpauenta vedendo il fuoco ,

& che ſimilmente inanimilcagl'huomini allavirtù , alla magna

nimità , & al valore lo moſtra l'aurea fiamma in forma diftendar,

do cremelino di ſctá, diſceſa dal Cielo miracoloſamente per i Ra

di Francia .

1:51 : ' .

Del color PANONAZZO.
Cap. xv.

Diphuis.Une in

L color morello o pauonazzo che veramente ſignifica quello che

altroue li e detto , ſecondoalcuni altri denora diſpregio di mor

te per amore , moſtrando come dicono vna certa pazza animou

ſità per la lacca color di ſanguemiſchiato con color azurro , onde

fi compone l'uno colore mezzano trà Gioue , & Saturno , il primo

de quali per Marte moſtra l'animolità, & la pazzia , & l'altro per

ſcuro miſchio certa forte di conſideracionemàoſtinara , nellaqua

lc ftando pazzamente al fine fi conduce. Màte ciò foffe uero-len

za dubbio iVeſcoui, & altri prelati;à certi tempi non ſe ne veſtireb

bero in ſegnodelgrandiſimo amore che portano alla ſantaChie

ſa , & del deſiderio che vengono diſeruirla , & ampliarla ;, ne man

co Cardinali,& gliſteſli Pontefici à certi tempi derermináti vſes

rebbero d'ornarli dimantipavonazzi, comefanno. Talche fi co

prende chiaro che fallo , & aſſurdo è cotal ſignificato'attribuito

dacoſtoro aqueſto colora,

F::(;'،ܕܙ
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Del colore giallo. Cap. Xpus

L

alcuni gli hanno aſſignato il ſignificato dideſiderio , & lecitia .

Fù da gl'antichi tenuto di ottimo augurio, come ſi moſtra peril

pico.vcello Martiale, chehàla maggior parte delle piume di quc

Ito colore ,d'onde ſeneſoleua pigliaremaggior(peranza che di

tutte l'altre coſe . Per queſto colore gli Athenieli chiamarono

l'aurora ſperanza , perfiáouarf
i
Caronte di giornoin giorno,ben

che vecchio , gli furono allignate le vele gialle ,e' di color d'oro ,

come dice Homero. Le Romana nuouament
e
maritate vfauano

per ornamentodel ſuocapo vavelo decco come Gi legge in Vir

gilio 'nel primo,Flaminco a peruenuto di tal colore permoſtrarla

Iperanza che haueuano digenerar figliuoli. Appreſſo alcunian

cora ilgiallo vuol dire fignoria, per il primolocoche tiene l'oro

di tal colorefrà tutti gl'altri metalli . Ondelevelti, gli ſcettri, le

corone degl'Imperato
ri

, & dei raggi .li adornano dicotal colore

ouer metallo ; & cofile mitre , i troni paftorali , Domini, chiari ,

piuuiali , & ſimili al Santiſſimo Padre ſi adornano , & ricamano

con oro . Finalmente la Chieſa militante , ſpoſa del noſtro Salua

tore, fi vefte con vn veſtimento d'oro fino , & precioſocolto da

Dauid ne'i Salmi oue dice che la Regina (tauadalla

in veftimenta d'oro ; & in ſegna di Giufticia ; i troni,& le ſedie

de Papı, & de gl'Imperatori G fanno d'oro , perilchc ſe gli dà ad

intendere che debbano federe, & gouernatore giuſtamente.

Del colore verdea
Cap. XVII.

Onon voglio reftar di dire perquali ragionialcuni voglianoal

l'incontro , che il verdeche denota ſperanza , ſignifichiil fine

delle coſe, perche in ogni modo quantunque anco cid non folſc

vero , nientedimeno il pittore verrà à cauar non poca vtilità da

cotali ragioni,le qualicontengono molte coſe appartenenti alla

cognitione de'i riti; & delle religioni antiche. Ora conſiderando

prunieramente queſti tali quell'antico coſtumede i Sacerdoti di

offerire ſopra l'altar diDio le facélle accefe confitte in un legno

verde;dellequali poiche erano in tutta arſe no rimaneua finalmć

te altroche quelverdelegnoin cai erano confitte, qualevranza d

palfaca in parte finoa giorninoſtri ; poiche i doppieri di cera ſo

glionomatte volte'efferfregiati in fundo di colorverde,Vargilio

parte deſtra

I

in
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in confermatione di queſta opinione ſopra il ſepolcro di Polido .

so ponc velami verdi; & inducendo Andromache à ſacrificare

all'ombrad'Ettore luo marito , fà che cuopre diverdi ceſpugli ,il

ſepolcro ; & in alcroloco dice che luturna perla morte del fra

-cello Turno antiueduca da lei auuolſe il capo d'una verde benda.

Gl'antichi in legno che'l tempo mérte fino ad ognicoſa creata gli

legarono il capo di verde benda ; & truovali ſcritto che le ſepol

curede gl'antichi li adornauano di verde appio; e di queſto sico

ronauano i poeti vincitori nel cantare a proua lopra imort . Vi

truuio ancora dimoſtra chel'inuentionc debcapitello Coriathio è

venuto in vſo dal'ornar imorti diverdi herbe,&fiori. Trouali an

-cora che nella ſepolturadi Tulliola figliuola di Cicerone, fù risco

suato vno fmeraldo che sidice hauer già hauuto nelle maniIfabel

la Gózaga da Eſte Marcheſana diMantoua;ilche ci fa argomento

eller veroche gli antichi Perfi.vlauano anch'elli gli Imeraldi nella

morte delle mogli ; e che con quelle le ſpolauano , e con quelle le

poneuano nella ſepoltura .Plinio nel quinto del vigefimolecrime

libro ragionaanch'egli di queſto vſo di ſepelire., & adornarele le

polture dicolor verde; e di poruło ſmeraldo,la doueparla della

lepoltura del RèHermia . E finalmente ſecondo Seruio leantiche

matrone caſte copriuano di color verde le loro carrecée Màà quo

ſte ragioni lipotrebbe addurne inolte più in conctario, &pro

uare chepropriamente il verde altro non ſignifica cheſperanza;

mà per ellere queſta coli loccile inueſtigatione de' fignificati dei

colori poco appartenente al propoſito noftro la scalalciaremoli

Delcalorturchino. Cap. XVIIA

L turchino o vogliam dir azurro oltre l'altre ſue-ſignificatio
ni

,

denota eleuation dimente, & ancora fede, & zelo, come dico

no i Franceli, Fù della vergine Maria vſato negli habiti luoi ſi

no nell'iſtella paſſione, & morte del figliuolo . L'ufaronopari

imenti gran parte de gl’Apoſtoli . Et Chrifto ſteſſo ſi dipinge col

mantodi queſto colore . Coli di rappreſenta Iddio Padre,pieceller

l'azurro più conforme al celeſte di cura gl'altri colori SantoGre

gorio volle , &ordinò che i Sacerdoti dimandatis Frati Crola

chieri d'habici di calcolore veſtitſero . Et Ilide ansichillima Dea

apprello gl'Egittij , come { criue Platone , hauea i ſuoi Sacerdoci

.con habiti , & ornamenti turchini; accioche siguardandolegen

siin loro ,alzallero luegliati da queſto colore leloromcatial Cie.

le.

1
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to. Perlio nella ſua prima Salira , parlando delle vefti di color

janthino moſtrò ch'egli è di perſone lolaméte che aſpirano à coſe

grandi . Et Cicerone vſò taluolta di veſtirſi di queſto colore vo

lendo dimoſtrar che la mente ſua fi alzaua molto. Leggeli in Eſter

che il Ré Aſſuero hauea tutte le camere adobbate di turchino, per

moſtrare i ſuoi alti pen Geri. E finalmente ſi legge che i primi Sa

cerdoti Hebrei portauano le toghe lunge finoa ' piedi , di color

giacinto con le maniche longhe; & coli entrauanonel ſuperhu

merale , da gl'Hebrei detto Ephot , accompagnati dalla grana, &

biſſo ricamati di pietre ianthine , & zaffiri , che non ſignificano

altro che diuotioni. Per ilche deue effere poſto nel veſtimento del

gran Sacerdote ſecondo l'ordine diMelchiſedech che è GUESV

CRISTO . OndeGieremia , ricordando l'eccellenza del feruitio

di Dio , aſſegnò la bellezza del Sacerdote al lafiro , & Tobia vec

chio vedendo in ſpirito lemuragliedel paradiſo in forma di Cic

tà , diceua che le ſue porte erano fabricate di pretiofiflimo ſafiro.

E Santo Giovanni nell'apocaliſli , dice il medemo volendo dimo

Atrarci il ſuo grandillimo prezzo , & valore.

E

Di alcuni altri colori . Cap. XIX.

Ra vſanza de gl'antichi Rè di Troia di veſtirſi dei colori de i

giorni che coreuano ; & 1 principalibaronidel regno , & CR

ualieri di guerra ſoleuano il primodi di Genaro ornarei loro

fcudi del colore di quel giorno nel quale doueuano venire a bat

taglia . Però il giorno del Sole veftiuanſi dicolor d'oro, il giorno

della Luna di color d'argento ,quello di Marte di color rollo ,

quello di Mercurio di colorazurro, quello di Giouc di color ver

de, quello di Venere di color di porpora , & quello di Saturno

di color nero . I medefimi antichi nelle feſte folenni di cia

{cun meſe, dalle cerimonie che in quelle uſauano haueano diſtin .

ti veſtimenti, & ornati di appartati colori . Nel meſe drGenaro ,

veftiuano di bianco , di Febraio, di bertino , di Marzo , di taneto,

di Aprile, verde oſcuro , di Maggio , di verde chiaro , diGiugno ,

d'incarnato . Al Luglio , di roilo. D’Agoſto ,di giallo. Di Set

tembre , d'azurro . D'Octobre , di violetto . Di Nouembre , di

porpora . Etdi Decembre , dinero. Gl'Aggragri di Siria, hanno

per coſtume di tingerli la faccia di diuerſi colorı ; & crà loro più

nobili ſono tenuti quelli che hanno meglio diuiſato i colou ; &

de i capelli , & delle carni. La gente del paeſe di Sebaftria , fi aui.

o luppano
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luppano la teſta di colore roſſo , per ellere conoſciuti differenti di

religione da gl'altri , iqualı ſe la auiluppano di bianco , li come i

Chriſtiani. Et parte anco di loro portano il tarbante azurro , & i

Giudei lo portan giallo. Le cortine del Tempio di Salomone fu

rono di color di giacinto,diporpora , e di cremelino, & tale me

delimamente furono le tende i veli, & le cortine del Tabernacolo

di Mosè. Quando Alluero Rè de' Perfi fece il conuito à tutti i

principi , & lignori , nelgrandiſſimoapparecchio hauea alla en

trata del giardino le tende, & il padiglione di color dell'aere, con

le corde di biflo attaccate à le colonne di marmo. I Romani ha

ueano per coitume di farſiportare le loro inſegne reali da perſo

nagi che haueano le Toghefatte di diuerfi colori, come vlauano

anco ne i trionfi , d'hauer il carro trionfale guidati da quattro ca

ualli bianchi . Et trà loro Camillo, come narra Tito Liuio , & Plu

tarco, vsò la carreira d'oro, & portò la corona d'oro di molto va

lore. Gl’habitatori delle Iſole Baleari portauanodiſtintamentele

veſti loro chiuſe con alcuni bottoni d'oro groſſi, iquali furono

vſati medeſimamente da Catone , & da Ceſare . I Frigi incomin

ciarono poi ad vſare le ſtringhe facte di diuerſi colori .Attribui

rono ancora gl'antichi l'argentino à Venere , & gli diſegnarono

la caretta d'auorio per moſtrare qual ſia il proprio colore des do

lenti , & ſoſpiroſi ; & la verga delDio de gl'horui la rappreſenta

rono roſla ,& infiammata , per fpauentar de gl'uccelli, che non

veniſſero à beccare il frutto della ſua generatione . Ora benche

molte altre coſetre ci reſtarebbero da dire intorno à i colori non

dimeno io farò qui fine maſſimè hauendo accennato a mio giudi

cio tanto che balti de i veri coſtumi delle genti ne i portamenti de

i colori . Mi riſeruo però didichiarare nella pratica , doue fi de

Icenderà à trattare de iparticolari colori de gl'elemeuti, in qual

modo ſi habbinoda comporre le carni , li che rappreſentino le for

gure fimili a qualunque naturale ſi vuole.

finc del Terzo Libro .
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DE I L V MI ,

DI GIO. PAOLO LOMA Z zo

PIITOR B MILAN ES B.

Della virran del lume.
Cap. 1.

lumi ;

Ono di tanta forza & vircù i lumi nella pittura ;ch'io

giudico ch'in quelli conliſta tutta la gratia eſſendo

ben'inteſi, & per il contrario la diſgratia quando nó

ſono inteſi. Del che ne veggiamo chiara l'eſperien

za in vn corpo ben diſegnato , ilquale ſenza i lumi

beniffimo rieſce in quel ſuo eſſere , & dimoſtra l'ec

cellenza ſua.S'auuien poiche ſenza ragione, & arte ſia allumato

talche confuſamente poi ſiano poſte l'ombre douefi ricercano i

per il contra rio i lumiinparte doue andarebbono i mezzi

d'ombre , & ancora parte nelle concauità e ſuperficie alte ſenza

ordine,& imitatione delnaturale,fi riduce à taſche megliofareb

be chenon foſſe nèdiſſegnato , nè allumato. Doue eſſendo poi

bene allumato non ſolamente ſi aggiunge perfectione al diſegno;

mà rende ſpiccato dal piano o ſuolo non altrimenti,come ſe folo

rilieuo. Nellaqual forza, & virtù Ità , & conſiſte principalmente

la ſuprema eccellenza del pittore; per eſſere quella parte ſua.pro

pria di far le figure finte tanto rileuate per le percuſſioni de i lumi

quanto ſono rileuate d'intornoquelle dello ſcultore percagione

della materia laquale (come tuttiſappiamo) à alto, & baſſo deſtro

e ſiniſtro anteriore, & pofteriore. Per ilche ſogliam dire che nc

marmi è quella coſa che ſi imagina lo ſcultor di fare , & và poi

intagliando, & formando o bene o male , Or tornando a parlar

de i lumipiù dico che quantunque elli habbiano quella forzache

di già hò detta di leuar la virtù al diſegno ; non perciò la virtù lo

ro gli può eſſere leuata dal diſegno. Onde veggiamo ch'ellendo

ſparli tutti i lumi perfetti e proportionati ſopra vn corpo , il mal

diſegnato e ſenza muſcoli, porge maggior diletto à iriguardanti,

cccitando in loro vn certodeſiderio divedereanco in quel corpo

i muſcoli, & l'altre luc parti neceſſarie ; come nelle pitture di Ber

02 nardo
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nardo Zenale Triuiliano ,qualela bellitima Reſurrettione di

Chriſto , dipinta nel conuento della Chieſa delle Gracie di Mila

no , di ſopra vna porta . & inolte altre ſue hiſtoric colorire ; & di

chiaro e icuro nelliſteſto luoco , nellcquali ſi veggono figure, per

rappreſentarui la preitezza fatte ſenzamuſcoli ,c non ricercate;

come douerebbero ; ma però ben collocate , & co ' lumi à ſuot

luoghicon artificio dilpoiti li che paiono di rilieuo ; tanta forza,

& furia tengono da leiltefle ; & coli ui li ſcorgono marauiglio

li ſcorzi , tutto effetto della regolata diſpolitione de i lumi ſen

za laquale que' dilegni perderebbero ailai , & rimarebbero in

gran parte lenza gratia ancora che foſſero ben collocati . Coli ve

diamo ancora che molti pittori , priui affatto dell'arte del diſe .

gno, ſolo con certa pratica di dare in parte à ' tuoi lochi i lumi ,

tono riputati valenti, laqual lode però ragioneuolmente non do

Qerebbe eſler conceíla loro , perche non hanno ne arte de proſpet.

eina per laquale ſi vedano nelle fatture loro colorimenti , ò atto ,

fe non colori, & certi primi lumi; nè fingono alcuni de i lumi .

Or per ellempio della vera arte di ditporre eccellentemente i lumi

ci potrà feruire in vece di tutti quella tauola di Leonardo Vinci

olile molti altri ſuoi diſegni allumari, che è in Santo Franceſco

in Milano doue è dipinta la Concettione della Madonna, laquale

in queſta parte per non trattar qui dell'altre ſue eccellenze e mi

sabiliſſima e veramente lingolare . Per eccellenza de' lumi ſono

non meno marauiglioli , due quadri di mano d'Antonio da Co

reggio, che ſi ritrouano in queſta Città appreſſo il Cavalier Leone

Aretino . Nell’uno de'quali è dipinta la bella lo con Gioue ſo

pra vna nube, e nell'altro Danae , & Gioue chegli pioue in grem

bo in forma di pioggia d'oro con Cupido, & altri ainori ; co' lumi

talmente inteli ; che tengo di licuro che niuno altro pittore in co

Jorire , & allumare polla agguagliatgli, i quali furono mandari di

Spagna da Pompeo ſuo figliuolo ftatuario. Nei lumi ſono paria

menti (tati eccellenti, & diuini Michel'Angelo , & Rafaello padri

& Maeſtri della pittura , alla cui ſcuola fi può ben dire, chequali

tutu gli eccellenti pittori d'Italia 6 liano farti valenti , & famoſi .

Poiche adunque di tanta virtù , & pregio fono i lumi, con ogni

ftudio ,& induitria li ha d'artenderui per hauerne perfetta cogni

tionc ,& arte ; & accópagnarla co'l disegno nel modo che ho detto

ancora che l'arte della proportione collocatione, & ſcorio di po

co può ſeruire, & dar lode al pittore , ſenzada cognitione de gli

iſtelli lumi rittuouati con ragione , & coa arte , e non.cauati peri

femplice
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Cap. 11.

E

ſemplice imitatione da' modelli , e rilicui, ſotto la falla fcór

ta della viſta , ſenza ordine di diſtanza , ſi come ancora nelle

linee e ſuperficie de' corpi. Imperoche rieſcono fall , & di tutto

punto contrarijdiquello che ci èpreſcritto dall'arte . E queſto è

quanto mi è paruto di douere principalmente auuertire in queſta

parte. Cominciarò hora à dar principio al trattato d'elli lumi

con la guida diquel che illumina le menti , & gli intelletti di co .

loro chegh ſi riconoſcono conmente pura, &preparata à riceüc

re -coli diuino raggio.

Della neceßirà del lume.
.

Gliè appunto ſin qui tutta l'opera diſegnata , motuata , & co .

lorita ſenzalumi; comevn corpo ſenza luce, chenon ſi può

comprendere s'egli ſia o tondo, o quadro , fe non per intell

ligenza , cioèper la cognitione che li ha di lui interiormente ; mà

noneſteriormente , ellendogli naſcoſta la luce eſteriore ,checor

riſpondendo all'interiore fà conoſcere per mezzodeittiggi degli

occhi, & vedere all'intelletto come per due ſoli le diuerlià de i

corpi per gli riceuimenti che eſſi fanno dellaluce riceuura ſecon

do la natura loro . Però ſeguirò trattando d'eſſi laini, non dico

delleombre ancorache fi tratti inſieme di loro . Imperochele

omibre vengono in neceſſaria conſequenza dei lumi, ellendo caus

ſate da gli sfugimenti d'eſli lumi ; -e pigliando tanto più forza ;

quanto più iHume percuote maggiormente lopru on corpo . Dal:

chenenaſce quel grandiſſimo rilieuo, &eleuatione,dal pianona ?

turale nel corpo che riceue la luce ſecondola naturafuaii Eodi

qui li conoſcerà anco quanto eſſendo diuerfi i corpi, diuerli anco- >

ca fi génerino i lumi , i refelli ; & la retrattione d'elli lumi per la

natura loro ; diuerſificandogli nel modo che ti dirà . Còn chelis

verrà à vedere quali il fine dell'arte. Perche ſenza queſto non orah

dini , non forme, non proportioni, nonmori ,non compofitio.

ni , e finalmente non poſſono le figure hauere la loro perfection:

ne', à gufa dicorpo ſenza liruatione , ouer ſenza fpirito ; od gui

ſà di ſtelle fimili al verro , ſenza il lume del tote , che fecondo la ?

la qualità loro le fa riſplendere ,& apparere à gl’occhi no {tır . Mas

per dar principio à quanto ho promello ,cominciarò là trattate.

ciò che lia lume ; &doppoi có l'aiuto della filologica , & dell'or->

cica , prima parte della profpectiua ,tratrerò in generale der kumi

přimărij; & lecondatij ; e del tumediretto ;-& tiHello; ccome,&

inqualmodo conragioni mathomatice molti lumnati veggonodia

O 3 uerfi
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perfi, per cagione della varietà dei corpi ; & finalmente delle

qualità delle soleappartenenti; come ſi potrà intendere in tutte

le coſc , & negl'ittelli elementi .

Che coſa ſia lume . Cap. III.

Veſta parola di lume ſi piglia in diuerſimodi , & fignificatio

ni. Prima, & principalmente ſignifica l'imagine della diuina

mente che è il figliuolo d'Iddio, & vnico ſplendore ſuo ,

ilquale chiamauano i Platonici, imaginc della diuina mente

Significa ancora l'ardore dello Spiritolan to . Pigliali pervna vircà

diuina diffuſa nelle creature chenella rationale la ſua diuina gra

tia , & in tuttele creature inſieme è la virtù conferuatrice , & di

fenditrice, come è quella, ſecondo Dioniſio , dei Serafini. Ne gli

Angeli poi li fa ſpecialmente intelligenza, e vn cotal gaudio ecce

dente ogni noſtro penſiero, diuerſamente però riceuuto ſecondo

la natura della intelligenza che lo riceue, & in lei , come dice

Marſilio Ficino ſopra Platone ſi riflette . Diſcendendo poi

alle coſe celeſti , doue & fà copia di vita , è vna efficace propaga

tionc ; & vn viſibile ſplendorenel fuoco,& vn cerro vigore,& ac

cidense vſcito dalla natura (na . Finalmente negl'huomini (i pi

glia per il lume dell'intelletto agente , che illumina il patiente a

pollibile; & in ſomma per un lucido diſcorſo di cagione , & voa

cognitione delle diuine coſe. Pigliali vltimamente pervna quali

rà vſcita dal Sole,o dal fuoco che ſcuopre il colore. Er queſto ly .

meècome vogliono i Peripatetici, lacauſa o ragion formale per

laqnale liveggono le coſc colorite ; le ſpecie , ouero imagini della

quale paſſano alla fantafia e ſpetialmente illuminano gl'occhi,ne

quali li forma vnaimagine che prima palla al ſenſo coinune, poi ,

alla fanta Gia , & finalınéte all'intelletto. Il medeſimo lume li diffun

de, & eſtende ne' corpi , che ſe gli affacciano, ne'quali li ſcuopre

il colore , & yna riſplendente bellezza , come dicono i Platonici,

deicorpiopaci , cagionata da queſto lumeinſieme con vna certa

virtù benefica egenerante. Mala doue i raggi non s'auuicinano ,

& G ſpargono riſtringendoſi ne gl'occhi 1. raggi , rimane yn color

caliginolo, ilqual aftlige l'animo, & torinenca . Si che tustele

cofeſecondo la loro capacità ſentono il vigore della luce, laquale

congiungendo à ſe quanto è di coſe concreato co'l viuifico calor

fuo, & penetrando per tu rto conduceper tutte le coſe le quali

tà loro ,& vircu . Onde vlano de gl'intelligenti dell'arte di dar

lumead ogni coſa in ya medeſimo modo; poicha,li vede ancora

che'l '
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she'l Sole quando è leuato ſopra il noſtro orizonte , &emiſ

pero illumina il cucco in' yno inſtante ſenza tempo '. E la ca

gione è perche la luce non ha verún contrario , ilquale la poſſa

impedire con lalua atrione . Però ella fa l'operation (ua in vn

momento nell'aria . A queſto propoſito appartiene quel che

dicono i filoſofi delle tenebre della notte che non ſono caulace d '

alcun color nero è foſco che tinga l'aria , ma ſolamente dall'oc.

culcatione del Sole che có chiarezza,& preséza ſua, ſenza rcliften

za illumina con vgual luce tutto l'aere del noſtro emiſpero ; & il

luminarebbe ancora nel medefimo modo tutta la terra , & cutti i

corpi compoſti di terra s'ella, & tutte icorpi fullcro lucidi, & tra

{parenti, come l'aere. Mà quando ſono opaci, craſli , & corpu .

lenti non riccuono la luce con cutra la ſua chiarezza , ſe non ia

quella parte cheè oppoſta rectamente alfole. Et perciò in queſto

noſtro emiſpero ,quando il Sole nonpaffa per pendicolar,& cette

there ſopra il Zenith del noſtro capo,la terra no può giamai celta

illuminara,cheda qualche lato non gli ſia ombraIlche-no auuie

ne nella terra ſottopoſta alla linca equinottiale,oue il Sole amezo

giorno di tal maniera illumina la terra,& gli habitanti che illuſtra

tutta la circonferenza,de corpirotondi,& non livede ombra Gino

# picdi.Laondeappreſſo gl'intelligenti di queſt'arte è vietato il

dar lumenella pittura a tutti i corpiin vn medeſimomodo. Ma

olire quetta ragionecheſicóſidera per riſpetto della luce illumi

natrico, & della terra ,& corpi terrettri illuminati uen'è vn'altra

piùpotente cauatadalle viſcere Mathematice,cioèdallelinee vi

(ualidella proſperouainſiemecon l'occhio. Per la cui intelligen.

za li hà da notare; che affine ch’un polla vedere, trè coſe hanno

da concorrerc,le linee viſuali,il corpo colorato, & lapotenza vili.

bile, che tà nell'occhio . Le linee viſuali illuminate , che ſono la

propria materia del ſogetto dellaproſpettiua, vengonoal noſtro

occhio in figurapiramidale, labale della qual piramide ftà nella

coſa che si ha da vedere, & il cono d angolo della piramidee

quello cheviene al noſtro occhio più ottulo , & grande. Ecpet

quefto vediamo la coſa vilibiłe più chiara , & più diſtincamen

te . Må ſe la coſa viſibile è diſtance , & lontana ; viene il cono

ö angolo della piramide al noſtro occhio più acuto ,&piccia.

lo ; li che l'occhionon può vedere la cola tanto chiaraincato ,

quancialırimenti di vederebbe. Secodariamente Gihà d'auuercire

che le coſé viſibili ,& gl'obietti medeſiminon vengono al noſtro

occhio ;no le fpecie vibili& difundono perlachiarezza ingao

04 a l'oc.

.
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a l'occhio ; lequali fpetie non ſono altra coſa, che certe imagini

di quellamedelima maniera, che ſono quelle che la vedono nello

ſpecchio , quando yn'huomo è altta cola dinanzi la gli rappre

fenta . Et le la coſa viſibile o corpo colorato ſtà propinquo à

queſta imagine viene al noſtro occhio nella medeſima quantirà ,

& grandezza de l'angolo della piramide. Poi perche queſto an

golo, come di già hòdetto ,viene al noſtro occhio orculo,& gran

del'imagineancor’ella è grande,& per conſequenza ſi vedechia

ramente, & diſtincamente. Ma quando il corpo colorito, & obier

to ſtà lontano , quella imagineviene all'occhio della medeſima

quantità del cono ò angolo della piramide, ilquale è troppoacu

to , & picciolo . Perciò non empie l'occhio, & vacilla , & non fi

può vedere chiara , & diſtintamente. Quanto al terzo non hò che

dire altro, ſenon che la potenza viſibile ſi riduce di potenza inaf

LO, & l informa concorrendogli gl'altri due requiſiti c'habbiamo

detto ,cioè le linee viſuali oilluminate, che è la ragione ſenza la

qualel'occhio non può vedere,& l'imaginedel corpo colorito in

forina l'occhio , & lo riduce dalla potenza all'atto , & con imagi

negrande informa più , & fà l'operation ſua meglio ; & f vede

più chiara , &diſtintamente la coſa viſibile; mà con l'imaginepi

ciola della coſa che è troppo diſtante, l'occhio non li pud coliba

nc informare; & per queſtonon può vedere lacoſa viðbile chiara ,

& diſtintamente.Dalaqual dottrina cutra in queſto modo dichia .

sata li cauano due ragioni per lequali non ſi può vn medeſimo

corpo che li dipinge, allumare vgualmente in tutte le fue parti ;

la prima è perche il lume non alluma con tutta la ſua chiarezza ,

&forza ſe non la parte che ſe glifa in contro , & gli èoppofta ; ma

le altrenon può allumare coli perfettamente perla natura del cos

po opaco terreno, & groffo , che impediſce iraggiche nonpoffo

Do penetrare dentro ,& far l'effetto luo perfettamente. La lecon

da ragione , fx piglia dalla parte del noſtro occhio . Perche ho co

mc laprima parte del corpo che ſivede ,& ità più propinqua à '

l'occhio , viene à lui con angolo più otcufo , & grandecome si vede

più chiara & diſtinta, per eſſere ancora pid'allumaca. Mà:la fe . '

conda parte del corpo, perche ſtà più lontana, & difcende,& vie . "

ne all'occhio con angolo più picciolo.Ec è manco allumaca; perd

non fi può vedere col chiaramente come la prima'; & per lame

delimaragione reſta la terza parte più oſcora , & ita quartapiù

che la terza , & proportionatamente inſino che l'occhio non può

veder più . E lemi chiedi quando il pittorevuol dipingereduc a

crè ,
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trè o quattro huamini, l'uno de iqaali Ità dietro all'altro , & cutti

ſono con vgual chiarezza allumati , come hauerà da fare; ri

fpondo tuttauia ſecondo la doctrina data di ſopra , che ancora

che ſiano vgualmente allumaci, nondimeno è bilogno anco dipin

gereil ſecondo che ſta più diſcoſtoda l'occhio più abbarbagliato

nella chiarezza , & più di queſto il terzo , & molto più il quarto

inGno all'ultimno doue più non ſi vede. Laragion è perche il [c

condo
per ftare più diſcoito viene all'occhio con angolo più acu

to, & perciò non si può vedere col chiaramente come il primo;

la medeſima ragione è del terzo fino in infinito . Queſto įſtello

s'intende anco in fianco : & perciò carci i pittori che hannooſſer

uato queſta dottrina ſono diuenuci eccellenti,& giunti al commo

di queſt'arte,come Leonardo Vinci,& molti altri indiuerfi luoghi

di ſopra nominatiinſiemecon lac. Tintoretto , Marcoda Siena ,

Federico Barozzida Vrbino,PaoloCaliarij,daVerona,LucaCan

giafo,i Baliani, & Ambroſio Figino.E queſta dottrina tutta ch'io

ho raccoltanel preſente capitolo è cauata la maggior parte d’Ari.

ftorile , da l’Azéno , da Vitellione , & da S. Tomaſo d'Againo ,

& per concluderla da li più eccellenti Filoſofi, & Theologi ; l'opi

nione de' quali ancora mi piace, ben c'habbia in altro loco detto ,

altra cofa , mà holla detra riferendo l'opinioni de gl'altri .

:

Dimifione dellume,
Cap. 1 ! 11. !!!

Vme adunque èqualitàſenza corpo ; conciolia checomedico,

MarGlio Ficino ,in yn momento riempie da oriente in occis,

dente il mezzomondoepenetra da ogni parte il corpo del

l'aria ſenza offenſione,& quella dell'acqua con poca offenfione,

& reſiſtentia . Di più fpargendol ſopra cofe putride non li maco

chia ; lequali conditioni alla natura delcorponon 6 conuenga-.

no. Peròche il corpo nonin vnmomento, ma con tempo ſi muo

ue ; & vn corpo non penetra l'altro ſenza diffipatione dell'vno , e

de l'altro, o di anbedue ; & due corpi miſcibili infieme, con ilca

bieuole contagione fi corrompeño. Queſto lume li diuide prin

cipalmente in primario,& ſecondario. Primario s'intende quello,

che percuote in quellaparte del corpo colorito ,
che faoppofta

al corpo luminoſo che con ragioni rette lo tocca . Il corpo lum i

noſo li chiamaquello che ha il lume, & lachiarezza come è il *

Sole , il fuoco, & fimili. Quello poiched'intorno a queſto lume

primario naſce , a chiamalume fecondirio iMa a diuideillume

anco in altro modo di molta importanza , cauato dalla filologia

prima

L
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prima parte dellaproſpectiua generale; & queſta è l'otticaprinct

pale frå le ſpecied'ella proſperiua, il cui effetto in vniuerſale, con

fifte in ricercare i principij, le cauſe', e gli elementi di tutta la vi

fibiltà , con le ſue parti , fpetic , & differenze ellentiali rutcauia

ſempre in generale . Per ciò ella fi diuide in tre parti ſecondo le

confiderationi ch'ella fa della viſibiltà . Perche anco il lume le

condariamente fi diude in trè parti , cioè in diretto, rifleflo, & ri

tratto , dellequali percioche à ſuo loco ſe ne trattera in particola

te', baſterà per hora d'hauerne tanto detto circa alla prima ,& fe

conda diuifionc. app ( HU CS151 16 : 9 , 1.1

;;;;*; 107 website

9 *** .! Del lumeprimario. Cap. V.

Vmcprimario e quello che percuote , & è ricciuto della parro

del corpo colorito oppoſtaaf corpo laminofo.Egli tocca dol

cemente , & -tralcore ne' torpi con ordine naturale ,cioè leri

za occupationene cſéremoalcuno ; come fanno gl'altri lumi. Il

che s'offerua nelle hiſtorie che li fingono all'aria aperta,nellequali

ſenza alcunoimpedimento il lume di introduce,&fa & i venire,co

mc ſopralefacciare verſo Oriente. Qyeſto lume ancoratraſcor

rendonellecamere, & altri luochitocca'nelle parti ſuperiori care

i corpi che ſono nello ſpacio douc egli entra ; e quiui finiſce il lu

me;per alche occotreràalle volte , ch'uncorpo ſarà percoſſo da

queſto lume dal mezzo in giù o poco più o menos & ancora per

di ſopra, ſecondo cheil lumeentra diuerſamente riſpetto alla for

mao fituatione del balcone , occhio ,o fineſtra . D'onde biſogna

auuercioli, quando G fingono balconi,o porte aperte, difarnelle

pitture che'l lumetraſcorra dentro ; come già fece Franceſco Mas

zolino in vno quadrecco piccolo della Madonna, nelquale -fo

ce duc lumi, vno che allumaua la Madonna, & il Figliuolo

per diritto , & l'altrovn frate certoginoch'egli hauca dipinto foi

pra vna porta, ilqual per entro ella porta entraua ; G che erano'i

lumi l'uno al contrario dell'altro ." Et queſto eſTempio può baſtar

pertụtto quello che intorno a queſto'lumc& può dirc.

Ilſecondo lumePrimario. Cáp PL.

L ſecondo lume primacio s'intende eller quello che ſi A non

dall'atia ſerena, & dal Sole,ma egualinencedi giorno, e dinon

seda diuerſe appáčitionid'Angeli& limili : comenella diuini

visas1. ss032070 fond ...

I.
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e che da Titiano fu dipinta a Carlo Quinto Imperatore con le

(chierede gl’angeli, Patriarchi, Profeti , & cutti gl'altri beatiche

li ricercano perfettamente à rappreſentar queſto miſterio ; come

nella Natiuita di Chriſto, ch'eſTendo occorla di notte penſardeb

biamo che vi riſplendeſſe vna luce diuina , come rappreſenta

vna tauola d'Antonio da Coreggio ch'egli dipinſe alla ſuaCitra;la

qual ètrà l'opere dipittura vna delle ſingolari che ſiano al mon

do. Et queſta luce had'eſſere dimoſtrata inmodo che riſplenda

ng corpi tantopiù , quanto più eglino gli ſono vicini. Tale do

ucua cdere la luce dell'Angelo, che apparue & Chriſto ne l'orto ,

il cuilume diuino abbagliare,& reſtringer doucuaturti gl'altri an

corache nó foſſe ſtato notre;comein vn'altra cauola rappreſento

eccellentementel'iſtello Antonio.Qyeſto iſteſſo diuin lume hab

biamo da conſiderare che ſi ſpargeſſe ſopra gl'Apoftoli, quando

to Spiritoſanto in formadi lingue di foco gl'illumino ; fi come lo

ha beniſſimoeſpreſlo Gaudencio ſopra vna cauola á Vigeuano ;&

coſi ſopra Chriſto,quando eſſendobattezzato da Giouan Battiſta

nel fiume Giordano , fù udita la voce diuina . Queſto lume

primario è parimcati tenuto per quelgran {plendore checircon

danaChriſto , mentre che glorioſamente riſorſe da morte à vita ,

e quandodiſceſe al limbo, & anco quando ſi trasformò nelmon,

tc Tabor, per dar guſto , & ſaggio della beatitudine celeſte à trè

cari fuoi diſcepoli ,aSantoGiouannis Sanco Pietro, è Santo Gia

cobo. Delqual miſterio n'è fatta la gçan tauola in Santo Pietro

Montorio in Roma, per mano del miçabilę Rafaello . Quando

l'iſteſſo Chriſto apparue sù la terza con molte legioni d'Angeli

alla madre, & due volte le diſle che li andaffe con lui. Quando

Iddioapparueà More, nel monteOrebbe nel ceſpuglio,e lopra il

monte Sinai , doue eſſo Mole era da cupci fuggito per il ſouuer

chio ſplendore che haueua contratto ; e parimenti quandoparlo

ad Aronne, che fù poi Sacerdote, Gi ha da rappreſentare co'lmo

deſimo . E coli l'Angelo quando sù la mezza notte vccidei pri

migeniti d'Egitto, & quella colonna di focacheguidando dinotte

il popolo d'Ilrael, & la gloriadi Dio , che di notte limoſted in

mezzo dell'iſteſſo popolo lſraelitico ſopra il Santo Tabernacolo ,

la cui luce niuno porcua lofferire eccetro Mole , & il fratello ;je

quella luce che li vidde con l'Angelo che percoſſe nel campo de

gl'Aſſirij. Mà perche lungo, & infinito ſarebbe l'andare racco

gliendo tutti gl’eſlempidei lumidiuini,che ſono ſparſi nelle ſacre

Icritture, cosidelvecchio ,come del nuouo teftamento,& erin

palmente
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cipalmente nell'apocalitſe che'ne è tarta ripiena ; fi come ne fono

colme ancorale hiſtorie , & fauole porrò fine á quelto ſecondo

lume primario , & verrò all'altro.

Din,

Del terzo lume primario. Cap. " VII.

Veſto terzo lume è quello che da'i fuochi,lucerne,facelle, for

nači , e lumili nalce , moſtrand
o intorno vna certa quantità

dit lumealle genti ſecondo la forza del foco ; fi come mou

ftro Ticiano intorno alla craticcià doue ardeua Santo Lorenzo ?

Mi queſto lume però non può eſſere tanto quanto è quello del

ſecondo lunte derro diuino. Queſto lume diſtribuiſce ſecondo le

forze ſue i ſuoi raggi e dilatationr; hora più davna parte,horada

vn'altra, ſecondo chela fiamina auampa, & fi raggira ; come fi

vede ne ifuochi ; & anco ſecondo la materia chearde , laquale fi

come può eſſere diuerſa , coli diuerfa ancorafarà la fiamma ,&

confequentemente la luce più gagliarda è manco à l'occhio. Che

ben vediamo davn picciolo lucignolo non può vlcir quellume,

ch'elceda vna grandiſſima facella . Et ancora che queſti lumi di

giornocauſino yn certo colorene i'corpi conforme à loro, non pe

rợ glilevano il lume primio primario ; per cui li viene tal volta à

farduelumniin vna figura ;vno de qualivergeal celeite ,& l'altro

al fuoco Tutti quefilmi feriſcono gagliardamente i corpi , in

modoche non laſciato à peda fcorgere altro che quella parte che

è direttániet te'allumara ',o per forza di riftfli , all'incontro del

lume. "Ilche auuiene ne' i metalli, & altri corpi luftri, e chiari,

Eperò biſogna avuèrcirmolto in moſtrar quefti fumi'; coli feèdi

giorno, come le e di notre, per i ſopraderti effetti ; & anco per rap

preſentare di notte in tutti gli colori, vna certaombra' quali avn

mmodo, e doue tocca vnacoral rinaſcentia del colore in quella gui

ſa chefà di giorno il Sole per tutto doue tocea , benche nel tra

montare lo rende alquanco roſſo ,coſa cheaccade in queſti lumi ,

la doue appaiono più ſpeſſo. Per tánco farà biſogno a ciaſcuno

per ſaper diſpenſar queſto lume, legger l'iſtorie ; per ſapere ſe i

fuochiſono di giorno, o dinotte ; e la quantità loro ; è le fono al

cielo aperto ouero ne gl'alberghi o doue li fiáno : Percioche ſi

trùoua efferlivfati di utrlamentei fuochi daAbel ne iprimifacri

ficij , e doppo daNoequando favícito dall'arca nel facrificar gli

agnelli ,'fi come ancora fece lacob nel viaggio conla ſua gente, &

coſi d'altra maniera effett -faco vfaco da Aronne; -lopra l'altare

auanti
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au anti al vitello , & dal medeſimo diuerſamente quello che fece

dopoi à Dio ſopra l'altare fabricato con tal arte ; ſopra al quale

Nadab , & Abiu ,mettendone i rurriboli fuoco profano, dal fuoco .

iſtello furono arli. Altra forte di fuochi ancora ſi potranno tro

uare appreilo i poeti come quello, che le Ceraſte faceuano in Ci

pro à Gioue , ardendo i pelegrini, & molti altri che ſaranno rac

colti nel Seſto libro ; da i quali li potrà comprendere quante au

uertenze ſi debbano hauere nel fingere i fuochi, & i lumi per

le quanticà, & collocationi,& anco per le materie che ſi ardeuano

c per il ceinpo s’ardono di giorno , li come fece il fuoco di Sodo.

ma ; quello che fece accender Giuda per ardere Tamar nella valle

doue era radunato intorno tutto il popolo , quello del palazzo

doue arle Zambri ; ouer s'ardono di notte , come i lumi di noite

veggiamo in letto (pegnerli; come il fuoco ch’accele, fece Tobia

con la ſua ſpoſa in gienocchioni, ponendo ſopra icarboni il core

del peſce (ilqual ſoggietto tutti i pittori logliono finger di giorno)

o come della fornace doue furono poſti i trè fanciulli, che ſi rau

uolſe con le fiamme intorno a'i miniſtri. Con laqual discretezza

andarebbe anco variata la gente intorno di luce, mentre che in lie

me con la madre ſono tormentati dal fuoco i ſette figli, come ſi

legge nella hiſtoria de'Macabei . Ec parimenti in diuerli miſteri

di Chriſto , queſto lume primario và rappreſentato di notte, co

me quando è preſo conſtiruito innanzi ad Herode ,Anna , e Pila

to ; e quando è Hagellaro, incoronato, & ſchernito, doue però ſo

gliono quaſitutti ponerci lumi; comeſe folle ſtato di giorno. Et

apprello i gentili ,come nel fuoco di Hercule in cui ſi muore , ne

la caſa di Licaone che arde , nel fuoco delle figlie di Himeneo ,

nel tizzone di Meleagro , e finalmente nel fuoco di Mennone , &

& di Prometeo , & di Troia . Iquali eflempi cred'io che baſtino,

per dimoſtrar con qual auuertenza ſi debbano dari lumi dinotte,

& di giorno fecondo gl'effetti à tutte le cole ; riguardando ſempre

all'hiſtoria , laqual ci pone auanti gl'occhi tutta la pittura , come

hå da eſſere ; & ci auuiſa di gl’occhi tutta la pittura ; come

furono. Per ilche non converrà rappreſentar Scipione Africano,

che digiorno meile in rotta l'etlercito Cartaginele, co'l fuoco ac

celo ch'egli fece gettar nel campo, della Arſione medeſimamente

la ſconfitta che diede il grandulimo Patriarcha a ' Rè che ne me

nauano prigione Loth . Perche tutti ſono fata che occaclero di

notte.

Del
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Dellome ſecondario. Cap. VIII.

Al primo lume ſecondo, & terzo, in tutti i modi naſce il lume

ſecondario ,ilqual prima s'intende in queſta manicra , eller

quellume,ilqual è cauſato non da i raggi diretti, marifleſſi,

& naſce d'ogn'intorno dal primo lume chentra per eſſempio inu

na camera , loggia portico , o fimil luogho. Perche vediamo che

quando il primo lume u'entra dentro , & percuote in vna parte

d'intorno intorno , li fparge un'altrolume, ilquale è queſto pro

prio che diciamo ſecondario , & che ſeguirà ſempre il primo lu

me. Non può giamai eſſer coſi chiaro come il primo; dalqual

egli deriua , & procede : & perciò và allumando ſempre le più

lontane parti terminandoli ne gl’eſtremi oſcuri, e mallime di

notre:

Cap. IX .

CС

Del lume diretto .

Oncludeſi con fiſiologice ragioni accomodate al naturale,che'l

lume diretto primo deitre poſti nella ſeconda diuiſione dei

lumi, non è altro che queſto che ſi diſtende , & ſparge con

virtù primaria direttamente ſopra qualunque corpo,in modo che

iui terminando li finiſce. E queſto lume giamai non li cîtende

per trauerſo , o in fimili modi, mà ſempre va per il dritto . Ap

pare tanto più lucido quanto più troua i corpi denſi, come li dirà

altroue. Non può ferire ſe non le ſuperficie oppoſte à ſe , e lcal

tre nelle più eminenti meglioalluma, come quelle che à lui ſono

più propique.Ma quale fia la forza diqueſto lume ſi dirà altrouc.

Del lume rifleſſo.

L lume rifleſſo è quello che naſce dal terminedel diretto , e tanto

Ć

mc diretto ; e non paſſa più oltre ne ritorna verſo il diretto . Al

luma tutti i corpiin ch'egli percuote, & maggiormente le parti

poſteriori allumatedauanti dal diretto , lcqualiſono al ſuo incon

tro , cioè il diritto del corpo , doue terminando il diretto egli na

ſce, e queſto è tutto il termine doue li eſtendono i lumi riflelli.

Cap. x.

I

Del
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Del lume ritratto . Cap. X I.

' Vltimo lume della ſeconda diuiGone , è determinato da i filio .

ologici eſſer quello il quale ſi generadal lume direttoquan

do percuote negli ſpecchi, ne' criſtalli, nell’acque, nell'arini,

& in alire ſunili cole riſplendenti che ſiano atte à generar queſto

lume. Et è quella moltitudine de i raggi , che effi Ipargono d'in

torno al coccar del lume diretto in cialcuna delle cole dette , mal

ſimè ſe è lume ſolare , e di giorno , bencheil medeſimo ancora è

quando a genera di notte da la Luna , o da qualche facella , &

doppier acceſo. Ne più lungamente fà meſtiero ch'io mi ſtenda

intorno à ciò ; poiche in lomma tutta la coſa ſi riduce a queſto

che rifractione non è altro che quel frangere che fa di ſemedemo

in queſti corpi , il lume diretto che d'intorno intoino à luochi

ſparge, come ſivede ne l'acque chiare,& limpide verlo il fondo,

& anco nella ſua ſuperficie verlo i noſtr'occhi,

In che modo tutti i corpi ricevono lume, è poco , ò affai.

Cap. XII .

P

Oſcia che habbiamo finqui diſcorſo , che coſa Ga lume, & in

quante ſperie fi diuida,& di ciaſcunadi loro , coſidella pri

ma , come della ſeconda diuiſione trattato ,conſequente è che

più minutamente andiamo inucftigando i ſuoi effetti ne' corpi,

ſecondo lacompofitione, & diſpoſitione loro; e prima in queſto

loco conſideriamo in qual maniera tutti i corpiriceuano di eſſo

lumc , o poco , o aſſai . Chediqui ne naſcono le diuerſita che G

veggono contro la ragion dell'arte nelle ſuperficie de i corpi. El

fendo gl'elementi principali fondamento di tutte le coſe corpo

ree , & di tutte le coſe elementate in queſto mondo inferiori , fi

compongono non per congregatione ouer coagmentatione, mà

per traſmutatione, e vnione; eflendo loro tràſe ſtefli l'uno nell'al

tro traſınutabili , & inſieme più e meno meſcolati, e non ſchietti

opuri. E però cominciando da loro , è coſa oſſeruata , & chiara

che per tutto doue eſli ſi trouano più ſottili ſi vede effer la luce

che percuote in loro meno apparente & più purgata , e per il con

trario piùchiara e grande doue eglino ſono più groffs,& opaci.

Ec pero eſſendo , & trouando i loro in tutte le coſe di ciaſcuno de

1 trè ordini , vedeſi che in queſte coſe inferiori eglino ſono groffie

feccioſi, nelle celeſti ſono più puri, & mondi ; mà nelle ſopra cele

Iti,
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Ai, ſono come dicono i Platonici, pieni di vita, & totalmentepër

fetti, & beati ; doue in queſto mondoinferiore ſono forme groſſe

c molto grandi e materiali, & in Cielo ſono ſecondo le loro

proprie qualita , con celeſte modo, e più eccellenti che non ſono

lotto la Luna nel terzo ordine. Perciò che iui è la celeſte fermez .

za della terra , ſenza la graſſezza dell'acqua, l'agilità dell'aere ſen

za i mouimenti . lui è il calor del fuoco che non arde, mà riſplen

de è viuifica ogni coſa co'l ſuo caldo . Perciò che trà le ſtelle Mar

te e'l Sole hanno ſimbolo , & corriſpondono all'elemento del

fuoco eſſendo il lume in loro più gugliardo e riſplendente . Gioue

e Venere rilpondono all'aria , efTendo il lume loro alquantomi

nore , cioè tendendo manco al giallo . Saturno , che da molti è

renuto hauere fimilitudine con l'acqua,da quelli che habitano ſot

to il ſuo circolo è ſimboliza to con la terra , hauendo il lume priuo

di quella riſplendenza ſolare , & tendente al giallo sbiadato , &

ſcuro. Mercurio e la Luna che ſono tenuti da alcuni hauer Gm.

pathia con la terra ſono di natura dell'acqua , perciò che in loro

il luine fali chiaro ; mà (morto ; & che verge albianco. L'ifteſla

conſideratione , & teorica che ſi fà dei lumi , & corpi celeſti ſi fa

ancora nelle triplicità dei ſegni celeſti. Et coſi il principio del

fuoco ſi dà all'Ariete , il mezzo al Leone , & il fine al Sagittario .

Il Tauro ottiene il principio della terra, la Vergine il mezzo , el

Capricorno il fine. Il principio dell'Aria e dominato da i gemelli,

il- inezzo dalla Libra , & il fine dall'Aquario . Il principio dell'ac

qua s'aſſegna al granchio , il mezzo allo Scorpione , & il fine di

peſci. Da queſta commiſtione , & s'impathia di pianeti , legni

& clementi li compongono intti i corpi . Nel Cielo il lume del

fole ,è raro e riſplendente ; per alche veggiamo le ſtelle à guiſa di

ſpecchio riceuere la luce del ſole collocato ; perciò nel mezzo di

loro li come luce è ſpirito di tutti i pianeti. Màquiui frà noi non

e tanto chiato ,& puro nel Cielo, ne coli grofio, & ardente come

nell'inferno . Nel inondo poi intellettuale, gl'elementi del primo

ordine ne gl’Angeli e beati , intelligenze fi conſiderano in queſta

forma ; cioè che la ſtabilità effentiale, & potenza corriſponde alla

terra , poiche ſono il fermo leggio , & franchezza di Dio. La cle

menza e pietà, per la virtù che hanno di purificatione, & monda

tione , all'acqua.E coli le chiamò il ſalmiita la doue parlando del

Cielo dice , Tu che reggi le acque e le coſe ſuperiori à loro . Per

l’atia s'ınzende vn fottiliſſimo ipirito , e per il fuoco, l'amore . Ec

ſono chiamati nelle lacre lettere penne de i venti ; & in altro loco

dice
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doue il Salmifta , Tu che fai i tuoi Angeli fpiriti, ei tuoi minikri

fuocoardétc.Di qui anco i Thcologihauendo riguardo à gl'uffici,

& alle nature de gl'angeli hanno voluto che i Serafini le viria , & •

le poteſtà come infiammati di foco ſopranaturale corriſpondano

alfaoco; i Cherubini, & gl'angeli alla terra; i Throni, & Archan

geli all'acqua ;le Dominationi, e Principatiall'aria. Però nel dar

luce d quelle gloriechefouente facciamo noi pittori biſogna mo

ſtrarui il lumequafi chetrafparente, & che penetri le forme loro;

Perciò che effi â riflettono nel lume , di che ſono riſchiarati in

quella diuina gloria. Mà porche molti pictori vlano non volere

dipingere Dio Padre, fe non velato da cerci lumi traſparenti,&

che la ſua formafeſta abbagliata , io direi ancıche egli li douelle

per noftroellemplarc , & come ſpecchie farlo di perfetci colori

chiari moſtrando laperfectione di tutte le coſe cflerein lui , li co

mequello che è prima cauſaloro . Etcofipacche fi richiegga de

far l'iſteſſo lumepiù lucidochefia poffibile , unà inmodo chenó

paia pigliarlo d'altro che da ſe medeſimo ; ilqual del ſuo ſplen

dere , & bellezza primieramentene illumina , & comparte poi

al Cielo ;& vltimamente in queſti inferiori , riſplendente come in

Crè (pecchi ſecondo che dicono i Placonici . Ilche G conforma an

ico.con le ſacre Icritture lequali ſi vogliono imitar , &oſferuar cir

ca tali pitture ;perche non manco li leggono in certomodo per

gliocchi le picture che ſiodano conparole le fcricture. Ondeleg.

geli di Dionelle ſacre carte ,liaprirà la terras & germinerà il Sal

malore ; & dilui medeſimo Dio Fonte di acqua viua, che puri

fica ogni coſa; & .altrouenel.fpirito che lpira lo ſpicacolo della vi

ta & Mofe teftifica, & .Paolo, cheè fuoco conſumatore , fi che in

cali opere li ofleruarà queſto , cioè didare il priino lume à Dio , il

ſecondo à glAngeli, il terzo à Cieli, il quarto à noi;&il quinto à

J'inferno: e.per cufto confiderare icorpi, che ſono atciàciceuer

Jo più o meno ; che cofivederàin Dio eller fonte di luce,ne gli

Angel -rifeſfioni, nel Cielo {plendore,e fra noi riſplendente , c

nell'inferno quaſimateria , & feccia dellume , alquale di riferi

Scono tutte legroſſezze , & feccie delle cole . Et queſto è cutto il

fondamento dell'arte circa à coral facoltà dei lumi , per le mate

vie deicorpi imaginati , & vifibili.

P De
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De gl'effersi che partoriſce il lume ne . i corpi ingenerale.

Сар:
XIII.

Sfendo chiaroda quel che Gi è dianzi detto che naturalmente

tutti i corpi, ſecondo la qualità:lua in ogni luogo hanno il

lume , & la riſplendenza ; coli gl'angeli nel Cielo Empireo

apprello Iddio ; come le ſtelle nell'ottauo Cielo appreſſo il Sole ;

& gl'huomini appreſſo i raggiſolari ,& i raggi del fuoco ;, e final

mente nell'inferno apprello alla vera,& propria fiamma cheè yna

materia grolla della luce , priua della ſua carità: conuenienteco

i fa è che li tratti de gl’effetti, che partoriſce il lume percuotendo

in luo eſſere qualunque corpo. Perciò che si vede lenſibilmente

che tantopiù il luine appare riſplendente e chiaro appreilo noč

(parlando ſempre per ellempio) quanto più , coine hodettoda

fopra, troua i corpi più den G chein ſe lo ricevono . Però andarc

mo partitamente diſcorrendo per ciaſcuno corpo de gl'efferri che:

eſſo lumein lui par toriſee ;.&prima per quelli che tendono alla

datura della terra graue , &opaca fra gl'altrielementi.

De gleffetti, che partoriſce il lume ne i corpi terrei.

Cap. XIIII .

Rimieramente adunque la terra non generando pietra , come

ſcriue Auicenna per la ſua ſiccità , per mancargli l'humido

,

queſta parte pura, coine è la poluere, l'arena, & la terra inorca ,

riceve il lume in modo che non può effere molto chiaro neacu

to , appreſſo à quello che percuote nelle pietre . Però veggiamo

che illume mentre percuote nella terra generarifleſſi , e digrado

in gradonelle pietce tanto più lo genera , quanto più croua quelle

di maggiordurezza, & più denſe ; ma accompagnatodal riflello

nelle parti eſtreme, per la rifleſſionedella parte percoffa.dal lu

me ; che tanto più ,come à tutte le coſe lorende quanto più ella è

meno terreſte .Eperò diremoche quella parte della tecracheap

páre,& fa poca riflellione, ſe li gli pone all'incontro , marmoo

d'altra coſa chiara , che ſia percoffa dal lune ,la renderà tutta

chiara à vn modo, pigliádo quaſi tanta chiarezza didietro, per il

rifleſſo , quanto dauanti per illume. Il che ſi può fare in tutte l'ale

tre coſe , quandoſaranno aiutate da vn corpo più pronto à rice

chiaro ,&lucida il lume, comeapprelloil piombo l'argentom
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& alrameloro . Qyzelta èla ſicura regula de gl'effetti cauſati dal

lume per la natura e compoſitione dei corpi che lo pigliano. Et

chelavero , voglio darne il più chiaro effempio, & il più proprio

& accommodato che ſi polla imaginare in tutta l'arte della pitcu

rà ; co'lquale ſi verrà in cognitioned’una certa corruttela nel di

pingere , laquale veramente ficome nemica al veco hada eſſere

fuggita ; ſi come l'hanno fuggita Leonardo Vinci,Raffaello, & gli

altribuoni pictori; ancora chein eſſa siano ſtati eccellenti, Vi.

centio Foppa, Bramante,& moltialni , de'quali le opere fanno

fedediqueſto . Ora per la diuerlitàche è trà la carne, & il gefloh

veggiamo chiaramente riceuerfi an loro diuerfi lumi, & rifleſli ;

coineper eſſere la carne morbida, ticauſa ch'ellendo percolla dal

lume fà vn'ombra in ella medelima foaue,& dolcenon con molca

riflello , & dimanicra accompagnato, che non diſdice; ſi chetto

uandol'vn poco lontano li vedequella carne tonda morbidaſen

za ombra,& 'mallimè quando eſſa carne è più morbida', come

neigiouani , &fanciulli: per incontro reſta più cruda di lume,

& ombra quando èmanco morbida, cioè che tirial vecchio , &

ruuido. Ma non però tanto farà , comein vn corpo di geſlo ouero

dimarmo benche formato come la carne; ilqualeeſſendo al con

trario incontro della carne , ed'uno luftro , e bianco, ricedendo il

lume in ſe nerelta piùacuto , econ certi rifleſſidimaniera crudi ,

& apparenti, che non laſciano lacoſa vedertonda come la care

ne:anci combattendo l'uno membro con l'altro per i lumi fanno

ftrepito ,& canto più quanto il corpo fuo è piùcandido . Non

conliderando cali diuerkacamola pittori,' iqualihanno ritratib

dagiovanetti ,appreffo tali bguredi gieffo ; & marmi con que

lumtcrudifieri , & acuti , hanno tenuto tal maniera dal lumare ;

laquale veramente fi come è cauſa da tali corpi à sali anco Cola

menteperfingere s'alpetta • Mà queſti tali eſtendendolo anco pid

oltre ſenzaconſiderationeanco nelle figure finte dicarne,loſano

dandouiquellamedefimaqualità di lumi;onde non
lepoſſono ap

preſentare fimilialvero,béche ſiano beniſſimo inteſe neldiſegno

come è una figura d'anfauiodipintada Bramante ſopraid'vna faç

ciata quà in Milanonella piazza de' Mercanti , oltre altre figure

colorate , e come fece Franceſco:VicentinonelleGrátie ,douedi

pinſe vna capella di Vangelifti, Profeti , Sibilledi tal maniera

con la tua rauola , lequali vedendo alla viſta non rieſcono punto ,

graciole ; tutto che habbiano però buon diſegno . Et queftamë

delimamaniera vſanomoltipittori di quatto rempoijäqualiſonb

P 2 cono '.
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conoſciuti ſenzach'io glinomini : de quali alcuni con ogni ftus

dio cercano di ſchermirlene, come LucaCangiafo , fti come quelle

lo che habuoniſſimodiſegno , &perfettamente intense quet'ar .

te , &AurelioLouinoilquale nonmoſtra punto d'eſſere baſtardo,

figliuolo di Bernardo Louino pittore eccellétiſſimo ;, comela pud

vedere per ke diuerfe capelle, & opere che egli ha fatto in Milano,

& fuori ; & malimè a Lugano inynCenturionc, & vn Chaiſtoin

Croce. Ora elfendolidettointornoa queſte affaimalliinèpotens

dovedere per eſſempio i coloriti del Buonarotti, & de gl'aleri

deſcritti nel penulcimo capitolo del primo libro , & oltre Toradi

Antonio daCorreggio ,frà coloritori più tollo ſingolar cbc raro di

Sebaſtiano dalPiombo , da Giorgione da Caſtel Franco , del Pals

may d'Aleſſandro Moreto , di Girolamo Breſſano, del Pordonane

del Sarto ,diDaniel di Volterra, del Vaga,del Roffo,del Bologna,

delMazolino,di Timoteo Vita ,diGiulioRomanosdel Fattore del

Sefto , del Boccaccino, del Lowno, d’Andrea Solari chefù frarek

lo di Criſtoforo Gobbo, del Toccagno , & dei germani inferiori;

come del Nuberto, el Leidano, del Scorello , del Burgeli,del Pas

celli , del Floro, & di Teodoro , delMabu.ſio,del Dionatenkt ; del

Łuſto , del Maio , del Alolto, del Gafello ,& olore parimena ad al

trinon ſolamentedi que' tempi ; mà anco della laconda , & terza

ſchiera , li come degl'iſtellt Italiani, tutti degnid'eſfere celebrati

iquali ſeguendo ciaſcuno il ſuo genio particolare qualunque egli

fao più o meno eccellence, hanno fuggicacoral fierezza de rittek

fis, faluo ſe non liimiallero i marmiyascoltandoſi ſempre con out

dine al naturale delle coſe , lequali: ancora trà loro generano ri

Aeffi ,fecundola potenza , che tiene più o meno la matcria, & il

colore , che per il lume genera ik viftſfo , che ſi ricene nella ſua

ombra . Perilcheveggiano il colore bianco intorno alla gola ,

tiflettere per la ſua chiarezza molto più nella maſcella ; e cols

cute l'altre coſe fi riflettono tralorofecondoſono trà fe
poten

tc. , e più atte a riceuer chiari, & acuarisumi. Perciòche il lume

non tocca mai corpo che habbia di terreo tanto acutamente in

partealcuna , che-lubito nella contraria non li generi. vn ombra

ancoraacurà ; coli tra le ombre vna è ' più chiara , come il lume

acuto trà il manco acuro . Dalchenè riſulca . che'l corpo nè reita

rileuato ,.& allumaro , & ombrai accoinpagnatamente queſte die

uerfata di lumi, & manco lumi, & ombre ,& manco.ombre che

da noi lop chiamati miſchie . Per ipanni, falde, & crefpe , fi.ba

molio d'aquertice circa aqueſto , per noneſſere coſadipocaconie

fideratione

1
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idcrationc , anci tale nella pittura , che per la ſua difficolca da

pochi è ſtata inteſa; ſi che li veggono coſi pochi pictori hauer

accompagnari panni , come hanno fatto Raffaello , Leonardo

& Gaudentio , ſecondoi ſuoi colori , &grauità del panno , & ap

prello delle carne, dando più luſtrezza a quelle parti che più lo

no propinque alle oſſa , come ſono inodidelle dita , le ſpalle, lo

ginocchia , & fimili apparimenti; chedopoirieſcono più loaui

le parti più carnoſe; & queſta èla vera ſtrada che à lor imitatione

fi deue tenere..i ' w

هناب !! .

! ..

E

De glefferri, che partoriſce il lurie ne' corpi aquei. Cap. XP .

Sſendo lamateria delle pietre precioſe , & fine craſparenti, o

più o meno ; come quelle che volgarmente ſogliamo chia

mar geinme, è necellario che riceuano il lume più acuto ,

in maniera che ha forza pallare per entro loro , & portarne ſeco

la ſua virtù.Ilche ſi vedenel Sole,che percuotédo nella pietra det

ta iride, ha forza di farciveder per entro l'arco celeſte ; li che in

ognimodo illumcporra ſeco, paſſando per le pietre il medemo

colore ch'ella tienein quella guiſa che fàil color del vino , o de

l'acqua in vnvaſo di vetro ſopra il piano dole pola. Il che non

procede da altro che daqueſta cauſa; cioè perche la luce in ſe non

ha colore alcuno percheprocede dal Sole , ilquale s'hauelle co

lore ſarebbe corrottibile. Ma ancora che la luce non habbia co

lore, però ha quefta propriecà , & virtù che manifeſta, & dimoſtra

i colori doue fono. Et coſi quando la luce paſſa per il vetroverde

ſcuopre il color verde , & lo dimoſtra all'occhio, lembrando che

la luce , & iraggi ſiano verdi. Et coſi diſcorrendo ſi può addurre

l'ellempio quando la luce paſſa per vna carrafa piena de vin Ver

miglio . Mà tornando d'onde a partimmo il lume in cotali corpi

diafani, & traſparenti tanto più sfauilla,& appare quanto più tro

ua il corpo in ſe riſtretto , & condenſato. Perciò lo vediamo più

acuto , & chiaro nel diamante , che nel chriſtallo , & in queſto

più che nelvetro e più che nel giaccio . Et ciò che per eſſempio ſi è

detro del diamante , li ha d’intendere generalmentein tutte leal

tre pietre. Ne i metalli ancora per ellere di materia dura li ha da

conſiderare quanto poſſa hauer forza il lume giuſta la riſponden:

za loro . Er debbiam ſapere ch'eglıno hanno trècolori più e mc.

· no intenſi ſecondo la purità ſua ;il primo è commune , & fplen .

dido in lampeggiare à guiſa d'una luce , che foſſe incorpo

P 3
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rata in vn corpo colorato. Il ſecondo è bianco , che Gi vede in

molti metalli ,più e meno . Perche nell'argento e bianchiſſimo,

e nello ſtagno èmediocre , & nel piombo èminimo, & quaſi nul

lo nel ferro . Il terzo colore ècitrino , ouer giallo , che ĉ ſpecial,

mente nell'oro , & alquanto meno nel rame. E queſti colori ſono

ne' metalli , appunto come in cutte le altre coſe, l'eſtremità del

lucido determinato . Ora in qualunque corpo ſia contrafatto un

metallo col proſſimo chiaro ,& puro , par quali chequello lam

peggiare ſia incorporato nel colore , perche il riſplendente con

denlato lampeggia , ritenendo la ſua denſità del lume per laquale

ello è diſpoſto a riceuerlo, fi come la potenza riceue laforma. Per

tanto il riſplendere, & lampeggiare ne i metalli communemente

auuiene dall'acquoſo ſottile , & dal ſecco ., & duro terreſtre con

denſato in quelli . Et conſequentemente d'ogni metallo quello

che terrà l'acquoſo più ſottile miſchiato co'l terreo puro , &den

ſo, ſarà più netto, ſplendido e polito . Perche di rincontro ſi vede

che nel metallo non pulito vna parte ombreggiando l'altra ,impe

diſce tanto o quáto lo lplédore. Per queſta caula l'oro più riſplen .

de d'ogn'altro mctallo; e doppolui l'argento ;& il ferro limil

mente quando è polito è riſplendente come vno ſpecchio. La ca

gion di queſta riſplendenza nellaquale G riceuono le imagini ſe

condo i Peripatetici è la ſuperficie terminata, & polita. Qyiui adū

que habbiamo da conſiderare che nell'eſprimere l'armi li ha da

rappreſentare il ſuo lumepiù gagliardo , & fiero à la lontananza

della viſta , che coſi rieſcono più Gingolari,& più fimili al natu

rale ſenza cotal imbratrature di figure che ſi gli pingono di dérro,

Ilche hanno fuggito di fare ipiù gran pittori cheſiano ſtati ; come

fi vede nel ritratto del Re Franceſco Valeſio di Francia , & di Fer

dinando Rè di Romani , fatti per mano di Ticiano; & nel rio

tratto di Proſpero Colonna , fatto per mano di Sebaſtiano del

Piombo . Di più è d'auuertire che nell'armi, ſi poſſono rappre

ſentare per entro, quaſicome in vnoſpecchio tutte le coſe che ſe

gl'appreſentano dinanzi , co'l medeſimo colore, e con le rifleſſio

ni deilumid'ogni coſa poſtagli appreſſo , ch'egli può pigliare.

Mà tutte queſte imagini, e contra lumi o rifleſſivogliono eſſere di

minor chiarezza che non è il lume inaggiore che eſſe'arıni hanno

pigliato dalSole , ouero d'altro ſplendore primario, che'l rappre

lentargli altrimenti è coſa da pittor gregario, & ignorante del ve

ro ordine , & ſtrada di proſpectiua . Màtornando d'onde prima

feci digreſione, il lume che fere nell'acqua quanto ella è più pur

gala
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gara e limpida qual'è quella de i chiari fonci, ouer quella che

Icende dalleſommità deimonti rompendo per i ſaſſi faapparere

l'arena, & cid che è nel fondo falli, & fterpiper doue ella ſcende

da i monti, rinforzando la natura d'eſta acqua traſpare; non al

trimenti che ſe alla ſuperficie fino al fondo non vi foſſe coſa al

cuna . E tanto più appare illume fiero quanto più ringrollandofi

l'acqua fa per la quantità effetto dicondenſatione; come ſi vede

nell'onde del mare altiſſime moſſe dai venti al confpetto del So

le,nellequali potiamo ben affilar lo ſguardo, manon già in vno

fpecchio oppoſto medeſimamente à i raggidel Sole ; c però man.

co faranno lucıde l'onde del mare, che le punte de i criſtalli ſopra

imontiall'aſpetto del Sole per eſſere diueca . Si che biſogna ad

ogni modo auuertire à queſti paragoni, perche di qui vengono le

diletteuoli varietà dell'arte.

De gl'effetti, che partoriſce il lume ne i corpi aerei .

Сар..
XVI.

On dubito punto ch'effendo l'acrc natural purgato cnetto fi

poſla vedere in lui alcunaqualità di percuſſioni del lume

fuor ch'una luce piana , & ſeguente, ſecondo il ſuo naturale;

ma giudico bene che quantopiù etio s'ingroſſa per vapori , come

d'acqua , ò di fuoco, poſſa per tal cagione riceuer lume. Ilche ap

pare in quella materia ch'eſce da i foramidel fronte di corti mo .

Ari marini Settentrionali chiamati Phiſiteriſc , &molti alui più

chiaramente nel campo d'ello aere nelle nabi , che hor pid hor

meno à guiſa di bambagia allamare ci appaiono ; fi che ui fi

ſcorgono dentro di più forme d'animali rileuare co' luoi lumi ap

partenenti, ſecondo che più e meno fi dilatano , cofa che ſi vede

nel naturale. Cofi adunque l'acre condenſato dall'humido, tanto

meno riceue il lume , quanto è più lontano da l'humido

veggiamo che quando loprabonda l'humidità nell'aere , non G

ſcorge lume , ancora che ſecondo il contraſto trapalſa, & mette in

atto la virtù ſua naturale. Et queſto auuiene,quando e tantodi hu

midità, che non ſi può ſcorgiere alcun raggio diSole nell'aere .

Ilche è tutto all'incontro di quelcheè quando il Sole percuote nc

l'ombre più propinque à lui nel ſuo tramontare, & anco nelleua

ro. Pero che le here coli gagliardamente, che quali le fa apparere

del ſao colore, cioè gialle , everſo la lera nel più intenſo roſſo,che

tira al fuoco condenſato all'incontro dal ſecco in modo che raſe

P4 Sembra
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ſembra ſplendente fiamma, riſoluendoſi il fumo, ilquale quania

èpiù ſpeito,tanto maggiore apparla luce, fi come inparte di mai

séria doue più s'ingrolla, ſe però vi arriui il lumc, & comenelle

nubi caula all'incontro doue non percote oſcurità e fi in queſto la

cagiona trouando ſperie di materia . E coſi và creſcendo, quanto

più truoua l'ariaatta à riceueclo acutamente; e tanto quanto man

co l'aria s'ıngrolla ; come li vede per il fiato ch'eſce dibocca , &

dalle nari , à gl’aniinali. Mà nell'acre che molto s'ingtolla, e pol

fibile, ch'ello lume poſſa generare lume,& rifleſſo ; come ſi vede

nelle nubi , quando ſono dal Sole percoile , che l'una ciflette fo

pra l'altra. Et perche ſono di natura d'acre, quelle coſe che non

poſſono tenderc al baſſo , ancora ci allumano; mà per eſſer priue

di grauica e denſità non poſſono riceuere il lume acuco , nè gence

rar grandiombre ; come li vede in certe pietredelqual genere fo

no i pomici, & altri ſimili, che non poſſono paſſar ſotto l'acqua.

Et però veggiamoancora nelle coſe legicri che i lumi non feriſco

no gagliardamente;come nei panni per eſſer leggieriſliini,come

nel velo , & fimili; che perciò appaiono delci , &ſoaui, appreſſo

digľaloci panni , & drappi. Della natura dell'acre ſono parimenti

le fogliele ſcorze , & limili.

N

3

I

De gl'effetti che partoriſce il lume ne i corpi ignei. Cap. XVII.

El fuoco ancora v'è vna certa percuſſione di lume , e maſſime

quando è più groſſo; come ſi vedenel fuoco acceſo in carbo

ne, o legna , o ferro , o in qualunque altra materia , ilquale

riceue lumedal propinquo fuoco raro che li conuerte in fiamma,

&anco nell'iſteſſa fiamma,veggiamo che la parte più großa piglia

acutamente per gli lumi dalla più ſottile e rara ,fi comeda fuoc

co più perfetto , e manco corrotto dalle commiſtioni , & ancora

per non effere in ello riſtretto ; fi comee nel corpo di Marte , il

quale hauendo in ſe il fuocoriſtretto dal grande, piglia la luce dal

Sole , li come da fuoco eccellenteniente dilatato per ilquale trap

paffa e riſplende, facendo riſplendere le ſtelle. È li come qucro .

Å vede ne fuochi che noi acendiamo, coli & maggiormente anco

ſi ſcorge quando egli perde del ſuo colore , & viuacità come ſareb

be s'egli ſi ſpargelle ſotto il Sole,per eſſer queſto ſplendore del le.

condo ordine più purgato e chiaro. E il medeſimo ſarebbe , chi

poteſle penetrare o uedere eſſi raggi del Sole , appreſſo à quelli de

gl'angioli, & queſti anco apprello a raggi del primo Sole ; parlo

1

dei
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de i gradi de i lumi, non ch'Io non ſappi che non hano vn medo

fimo lume in diuerliſpecchi . Dirò ben queſto che gl'Angeli .vo

gliono pigliar illumcdiuino non dalle parti, ma dal propriomez

zo , li come da lucerna poſta à perpendicolo in mezzo frà mole

corpi , che gli siano d'intorno e però le luci angelice debbono

riſplendere per ilmezzo e di ſopra, e non per le parti daeſſo Id

dio poſto nel mezzo cotne nel ſuo ſeno ſia la iſteffa luce ; e noi al,

tri da ballo per quella parte da doue viene il lumç ; e nel fuoco in;

fernale; vogliono idemoni,& l'anime tormentate ne le fiamme

fpelle , & graui hauer luce acutißima della maggior chiarezza;

benche poca ; per eller fuoco che tende al roſso ardente e groſſo,

di cui la materiapiù groſſa inclinaall'oſcurità della terra , como

del ſangue.E queſte regole fi hannno da oſſeruarein tuttiifuochi

per dargli forza e vigore di rilieuo; iinitando quanto più ſi può

il naturale riſpetto ſempreal fuoco che ſi vuole eſprimere.Pecche,

ognunsà che diuerſiſono i colori,che gli moltrafra per le materie ,

comeper il ſolfo , in ch'egli s'accende,, & appreſo accoinpagnar ,

gli il fumoco' linoi debitilumi; ſi comeancora li hà d'olleruare

nelle pietre di natura di fuoco , come è il Carbonchio , & il rubi

no. Oltra di ciò biſogna ancora conſiderarei parangoni; per eſſem ,

pia le di giorno fi finge apparrere ſplendor divino intorno à qual

che Angelo quçſto ha d'ingombrare,& abbagliare quellodel gior

no , ò del Sole; e queſto dil Sole quello delle lucerne e facelle , &

fimili, & queſto finalmente leluciche trà loro ſi porgono lume,

ſecondo il grado , & ordine loro ſi è detto . Baſtache noi nell'aria,

oſcura che li doueua dire nel pallato capitolotenebroſamente gli

Atiamo non comprendendoſi luno yerlo l'altro quello che noi fac

ciamo ſenza la lucidezza del chiaro folgore che mandarà ſopra

noi Gioue illuminando le noſtrementi . Cosi

, !!

De gl'effetti che fail lume.ne'colori. Cap. XVII.97.1 <03 .

Mesnoi ,

Erche il luinc molto più riſplende,& appare ne corpi che han.

no inaggior conformità dicolore con lui, onde,viene a cauſar :

diuerſi effetti; non ſarà fuori di propoſito ; poi c'habbiamo ,

parlato dei corpi in qual modo eſſendo più vicinià ciaſcuno de

gl'elementi, più o meno riccuono illume „ ſecondo la corgiſpon

denza cheètrà loro tagionar della qualità de' colori ne' quali fe ; )

rendo lume, o più omeno corrisponde al ſup naturale ilquale tan

10 più viuacemente gli çıſponde quanto maggior cortįſpondenza ,

1
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troua alla luce noftra.Ond'auuiene che'llume nel color roſo rede

vna certa luce denſa ma potente , & acuta, & cofi ſeguendo di gra

do in grado, nelle carni ſanguinee, & colorite , coine nelle faccie

rolle, veggiamo che i lumi ſono acuti ,& luftri ; comeſopra i mo

loni e ſopra la punta del naſo , & della fronte ;-llche non veggia

mo nelle faccie pallide e ſmorte,come di color flemmarico appli.

cato al ſuo contrario ; nellequali il lume è ſparſo, & dilatato per

modo di chiarezza quaſi che ſenza alcun vigore ; non trouando

riſpondenza alla natura ſua. Et di più percuotendo nell'oſcuro c

nero non porge del tutto acutezza alcuna ,ſe non tanto quanto

eflo oſcuro è di più eccellente materia,& più purgata de terra o di

feccia , come ſarebbe in nero di leta in paragon d'unodi lana .

Onde veggiamopiù luſtro il raſo , & l'ormelino che'l panno ,&

di queſto più luſtro per il maggior humidoʻl'inchioſtro l'hebano,

& la pietra nera . Di più nel giallo cauſa il lume vna certa lucę

chiara, & va lampeggiare per eſſer colore ſembiante à lui, d'onde

ne viene a generare tuttique' rifleſi che ſono poſſibili a generarli

per ordine, & mallime ne colori più perfetti,& priui dipallidez

za. Nel verde azurro cauſa vna certa mediocrità che più preſto ,

conforta il vigore viſivo, che che l'acuiſca . E coſi vſiamo quando

la viſta é affitta, di mirar nel verde d'azurro ' , & coſi confortarla;

come che anco fi conforti mirado negli ſpecchi per l'humido cri

Atallino ilqual'è cõformeall'occhio.Effetti che nopotrebbero fare

l'eſtremo dei colori , & il rollo ouer giallo . Nel bianco ètroppo

continuato per la ſua chiarezza, che però hà molta corriſponden

za co'lnero,da cui prende ombra mentre è percorſo di lume; per

eſſere il bianco applicato alla luna , & il nero a Saturno. Ilche

non auuiene al giallo, l'ombra delquale più tende al roſſo che ad

altro colore , per la conformità dell'eſſere del fuoco che hanno

frà ſe il Sole e Marte ben che l'uno ſia dilatato , & l'altro aggrega

to . Et per eſſere i colori tra queſti termini accompagnati dall'aria

che inſieme gl'accoppia di natura più , o meno , fecondo la por.

ſanza che preuale in vno di loro più che in vn'altro , con tuc

to che ſia combufto il lume; non potrà hauer alcuno termine

di chiaro ne di ſcuro ; ma G ben di certimezzi , come ſi vede per

Gioue , ne'verdetti chiari , e ne' colori faffirini, & rofati , & di

paglia color miſchiato di giallo , & bianco , & parte ancora

di quelli che tendono à l'incarnato, per la conuenienza che

tengono con Marte', e con Mercurio , iquali di natura ſua co'

buoni, buoni , & co ' catiui, ſono peſſimi; tanto più in quelli

chc
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cheſono più rari , ne' quali il lume ha maggior forza , &più ri

{ plende perche la compoſitione loro è à lui conforme.

P:

De gl'effetti, che fà il lume in qualunque ſuperficie .

Сар. XIX.

Oi c'habbiamofin qui parlatode gl'effetti che genera il lume

in ciaſcun corpo, ſecondo la ſua qualità in generale;ceſta ho

ra chedelle ſuperficie ancora in generale diciamo alcuna co

ſa, cioè de gl'effetti che fa in elle il lume ſcorrendo perloro . Et

à ciò fare mi regolerò ſotto l'eſſempio del corpo humano diſcor

rendo per tụtte le ſette età. Imperoche ſapendo poi applicare o

gni ſimile al ſuo ſimile , il corpo humano verrà ad hauere ci

1pondenza con tutte le ſuperficie. E quiui ſi vederà come il·lume

tanto genererà effetto ne'corpi quantoſarannoeminenti,o baſſe,

o riſtrette,o dilatatele fuperficie; dalche ne reſulterà quell'aſprez

za, & dolcezza de i corpi lecondo la detta qualità delle ſuperficie.

Ora cominciando dall'infantia lunare , veggiamo nell'infante ſe

condo le ſuperficie, i lumi dilatati , e non acuti,per iquali non

s'imprime in chi riguarda ſe non vna certa dilatatione dima

teria gralla ,& fimplice ſenza acutezza alcuna . Queſt'acutez

za poi li comincia a vedere nella pueritia di Mercurio. Perciò

chene fanciulli i lumi cominciano ad apparere più acuti, auui

cinandoſi più le ſuperficie: mà con tutto queſto hanno dell'inſta

bile ; & pare che vacillino accordandoſi à i ſuoigeſti. Ilche naſce

dallo ſpirito, checomincia adoperare nel fanciullo facendogli di

ſcernereilbenedal male , & riſguardare à cutto quello che ha da

eſſere della vita ſua . Nella adoleſcenza di Venere, che apporta fa

cilità di conſeguire, & apprendere le buonearti , le ſuperficie al

longandoli, & riſtringendoſi fanno il corpo bello , ſecondo che

debbe ellere per ſempre; & nondimeno morbido , & delicato , fi

chenon ſi può dire nè magro nè grallo , d'onde viene chela natu

ra li riſente, e li dona alla luſſuria . In queſta età il lume ſecondo

genera vna dolcezza grandiſſima , & ben corriſpondente, & vaga

all'occhio ,priuandoli affatto de la dilatatione de lumi , màtutta

in ſe conueniente. Genera ombre foaui , & ferme ; & cofi li veg

gono gl’occhi dolcemente adombrati , & il nafo rileuato moſtrar

pariméti vn'ombra dolce ; & cofi legabe, le braccia ,e tutto il reſto

de' membri; non alcrimentichefollero le veneri antiche di mar

mu . Nella gioueạtù ſottopoſta al Sole , nella quale concludono

2 . tutto
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-murte le operationi,& naſce quell'ardente defiderio d'honore ,

di gloria per mezzo della virtù , ſcorrono i lumi con maggior for

za,& fi riducono à tutta quella perfettione che poflanomai eſſe

re ; non tenendo nè del crudo , nè del troppo dolce; anci reſta tut

to ſoaue accompagnato da non ſo chedi robuſtezza, & fermezza;

fi che i lumi, in alcuna parte reſtano alquanto più fieri, & queſto

per le ſuperficie che ſono poſte in tutta quella perfectione,& gran

dezza che poſſano eller in alcuna età , lalciando adietro la dolcez

za , & eminenza , & parlando innanzi à trouare la crudezza , &

concauicà , li come comincia nella virilità dedicata à Marte; nella

quale fatto già , & compito il corpo il calor della giouentú , firi

ftringe facendoſipiù acuto ; & però entra in ſeverita , terribilità ,

fortezza moltrando cutra quellaforza che poſſamoſtrar dopoine

habbi moſtrato prima. Per queſto ancora le ſuperficie fi riſtringo

no intorno ai membri, & inalzandoſi gagliardaméte in vna parce

di abbaſſano in vn'altra , per doue ſcorrendo il lume fa vedere le

membra rileuate, & bene fporte in fuori , & moſtrare i lumi per

incontro l'ombre acute ; d'onde ne riſulta chemaggiorgagliar:

dezza, o forza, non ſi puòmoſtrare di quella. Nellavecchiezza ;

dara à Gioue i lumi fimoftcano graui ,& pieni di Maelta, & gran

dezza, come ſi vede nei Filoſofi ; & coli all'incontro ſono le om ,

bre . Ilche auuiene per le ſuperficie priue di quella paſſione d'ac

creſcimento, o di vigore, & non ancora crude , & concaue fuor di

ordine, má poſte in vna qualitàmezzana tra l'una è l'attra , li co

me é il deſiderio in tale età di aſcendere,& d'imparare, & li come

è il vigore naturale ch'ancor non fi lè partito ; & perciò l'huomo

all'hora del tutto ſi appaga , & hidiporta con ragione grauita ,&

macíta. Mà nella decrepità conueniente Saturno, perdendofi, la

maeſtà , & il vigor naturale à poco a poco,ne naſce l'inuidia,il fa

ftidio , l'auaritia , l'odio, & fimili affetti . Però le ſuperficie, inal

zandoſi fieramente , & facendo angoli acuti , & linee chinate al

ballo , fanno che ſcorrendoui ſopra illume , li veggono certe luci

acute contrapoſte da ombre oſcuriſſime,che generano nei riguar

danti , melancolia, & triftezza; comene gl'occhi che tutti refta

no ofcurati dalle ciglia , & la bocca dal nalo , e le malcelleda i

meloni, & la fronte da i polli, & fuccefſiuainente gl'altri' mem

bri , & dalle parci più apparenti dell'olla , le concauità de l'olla

ſcarnate, & baffe ; lequali coſe tutte hanno corriſpondenza con

la triſtezza , & mclancolia , & fanno noia à vederle . Nell'infancia

adunqucconuichemoſtrar ſemplicità , & fpargimento deilumi;

nella
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Aella pueritia ſemplice acutezza ; nell'adolefcenza , vaghezza ;

nella giouentu bellezza graue; nella virilità , gaghiardezza; & ani

mo , & nella vecchiezza grawità , macta , & conſideratione . Et

queſti fono gl'ordini che li hanno da tenere in dar i lumi, à cucce

la fuperficie , fecondo le diuerfita de i corpi, ſempreriguardando

alla parte ſuperiorc, & più eminente dell'altre, doue percuote più

gagliardo il lume.

Qualmente i corpivogliono hawere fe nonvn lume principale

en glaliri . Cap. XX.

HΗ

Abbiamo da fapere ,chetutte le ſuperficie quanto pið faran

no appreſſo alla lucetanto più riceuerannoil lume; coli d'al

Ito comeda ballo, & coſ innanzi, come indietro , canto alla

deftra , quanto alla finiftra ; effendo di neceffita ch'una ſola mag

gior luce fu riceu ,e l'altre digrado,in grado; da baffo;o d'alto,da

eleftra, oda finiſtra, dauanti ,o dadietro fegustino , & ſeruano

quel primo lumic, como a ſuomaggiore , chedà forza , & uincz

za a turti gl'altri . La onde veggiamoMichel Angelo hauer oſſer

der folamente oſſeruato un lume principale nelte ſuperficie più

ad effo lume, & ne gl'altei di gradoxin grado hauergli minuiti pros

portionatamente . Il medelimo ,mà con maggiorombra hanno

offeruaco Leonardo Vinci , Raffaello d'Vrbino , Gaudencio , &

Ccfare da Seſto nelle ſue figirre ; le quali perciò hanno vn rilieuo

mirabile, fi che paiono naſcer fuoridal quadro ; & con loro Ber=

nardino da Louino, & molti altri ; ma più groffamente. Per dar

adunqueforza , &ridicuo d.cutte le figure ,
biſogna reggeifi con

ordine forto un lumefolo maggiore di turtigl'alori , squali poile

condo la diſtanza , & lontananza loro fi uanno perdendo ; & 16

ner quella regola , ti come l'hanno tenuta i lopradettipittori , &

gl'altri, cheperciò ſono faci reputari degni del nome dipittore ;

perche fonoftati cotanto parchineldar il chiaro ; che non altri

menti che gemma precioſa l'hannodiſtribuito nelle ſue figure .

Talche ſono riuſcite di tanta dolcezza , & ritieto , & coſ

piene

d'artificio, & confideratione , fecondo la natura dcHacofa fora ,

& ła ordinatione delleſuperficie ; che più non nèpuò moſtrare il

naturale. Er che çutto ciò c'ho detro ſin qui fia vero , fi può chia

fiffimamente conoſcere per il contrario dall'opete ch quelli che

hanno tenuto diuerſa maniera , & trie, formando le figure'tutte

allumare ad vo modelimo modo ; che qualt niun rilieuo ui li

comprende
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comprende ;mapaiono pianc, & ſenza forza alcuna . Alche of

preſſamentefi vede in quelle ſuperficieleuate da certi poco inten

denti colte dipunto daleopere diRaffaello, & d'altri ;nelloquali

non eſſendouiofferuate queſteregole, non li vededeltutto alcan

rilieuo , douc in quelle fatte di mano di ſaputimaeſtri,ſi vedono

ſpiccate le inembra per cagion di dette percuſſioni del lume, che

nella parte più vicina ad ello tocca più vehementemente Ilche ti

dee offeruare in tutti i corpi, auuertendo ſempre che ſicome leſu

perficie & fanno più corte , quantopiù sallontanano dal noſtro

lume , .coli ancora il corpo quanto più perde il colore , tanto

menoriceue il lume; & cofi và mancando tal colore , fin che non

potendo perla viſta noſtra riceuer-più lume,manca inſieine la ſu

perficie, Er queſto s'intendevniuerſalmente di tutti i corpi . Er

però,s'ha d'auuertire di non far quegl'huomini ſopra i monti , &

in prati lontani douela luce noltranon puòaggiungere per eſſere

coli picciale quaticà , nielqual ertore incorredo quaſi tutti i pitton

di quelta età togliono à le opere quella forza che ſi gli ricercareb ,

be, & fanno che paiono , come ſono più preſto pinte che finte ,&

fatte più per diletto, de' goffi che per palto , & nutrimento degli

intelligenti ; la cui vjanza và di giorno , in giorno auanzandola

tanto , & pigliando tanta forza, ch'io dubito chedi nuouola vera

cognitione di queſt'arte non li {marriſca , la qualè ſtata reftituita ,

& ridotta in luce nell'era paſſatada cantıvalenti pittoti, conl'els

fenipio dell opere de' quali io, hò confrontato tutto quello che

circa à precettidi queſt'arte horaccolco in queſto libri.

Come ſi diano i lumi à i corpio Cape XX I.

Vetii lumiper regolagenerale ſi danno à corpi ſecondo il luo

co - cui padano , & percuotono il muroè la tauola dipinta ; la

ralmente lo riceuefle efendo di rilieuo , Et vuolf far con cal de

ftrezza, che ſeinpre il lumetocchi più tolto il corpo nella linea di

mezzo, ſe la veduta ,che li hada terminare ſarà comparuta in cin

quc linee che fanno quattro (patij ygualiinpotenza.Ma'l pitto

se hada fingere, ch'uno diqueſti quattrofpatij ſi perda, & gli trè

fi'vedano : & queſti trèfparij.chelidimoſtrano parţirgli in quat

tro lince , mà vguali nelſemicirculo che ſi vede in prolpetçiya , &

poi fare chel.primolume più acuto,percuota ſemprenella ( econ :

da linca ,& in loco del ſecondo( pazio allumatoche ſeguendoa

porrà

T
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porra mella terza linea ſia altcetanta ombra che ſi veda, che coſi

fileiara la figura mirabilmente, & digran lunga più che ſe'l lume

foife per fianco nella prima linea, ouer ſopra il mezzo nello ſpa

ció trå la ſeconda , &la terza ; perche quella fatroppoombra, &

queſta troppo luce. Però ſi darà il lume in tal luoco , ſi come la

parte che dallaſua banda rende il corpo ombratodel ſuoColore;

& dall'altra ſcorrerà dolcemente , generando parimenti vna om

bra con certa (oauità, & dolcezza, qual G vede nelle picture di Leo

aardo , & d'aleri, doseli vede che l'una figura:nonombra cocal

mente tutta vn'altra; eccetto ſe non gli folle riſtretta à cante nel

l'ombra lopra it piano. Nei cieli, & nelle volte.Si piglia il lume

dalle fineſtre ; &è di neceffirà alle volte , & mallimè nelle lunette

pigliarlo nella prima linea ſecondo l'aſpetto de i corpi fermi , &

viui, o per fianco o perdiſopra , o per da ballo ; ſecondo che co

me ho detto il corpo (i volta uerſo il lume ' . Nelle lunette , o

volte delle capelle , li piglia ſopra le figure un primolumefinto ,

effendo quelle in fcorto di maniera per via loro ſono alluma

te ; li come drremo ne gl’ałcri libri . Mà nel dar il lume alle figu

rë, për tauoleouer ſacciate , o come ſi voglia , non ſi è altretto co

come ho detto ne i viui, à pigliaril lumedaldi ſotto in sù , ſola

mente queſto ha luogo in quelle pinte nellelunetre di ſopra al lu

mie , tuttauia peròche non ſia angelo che ſcendi dal Cielo , finto,

aperto . o d'altra hiſtoria , chequiui lia ripoſta per finta. Perche

queſti lumi primari per neceſſita delle lineitre od occhi, folo ſi af

percanoa' corpi che quiui ſi fingono eſſer veramente, che per

ciò li diniandano viui', comelono / termini, fogliami, corni

cioni , fregi , & fimili. Mà nelle facciate fi hà da tenere queſta

uia ; cioè chemai il lume che li ha da dare à i corpi , non fia per

pendicolare , ſoprala teſta.loro ; perche ne riſultarebbe ynaſcon

uenienza grande,laqual ſarebbe che le ciglia farebbero ombra.

fino a mezzo la maſcella, & il naſo finoal mento', &queſta fino

àmezzo il petto , & coſi hauendo in teſta vn capello farebbe om

bra à tutta la faccia ; & in fomma tutte le ombre ſarebbero intor:

no vguali; & ſarebbe contrario al lume imaginato nella ſeconda

linea ; co'lquale ſi vuole accompagnare , & rendere un corpo al

lumalo dolcemente . Biſogna adunque prima fecondo l'altezza .

del corpo; imaginarli illuine alto, come quello del Sole ;ma che:

fia diquella larghezza ; acciò che non s'incorra in quello errore:

d'alcuni che vogliono;che di ſopra il corpo due o tre voltes’iman

göri yn lume dicuii raggi G ftédano.Laqual coſa è fallſlima,pero

che
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che oltre che roſto uoltarebbe il lume all'incontro ; coral lume fi

aſlomigliarebbe à vna facella ouero altro fuoco , cheallumaffe i

-corpi facendo gli generar certe ombre lunghe diverſe ,come ha

wede neilumi dei fuochi acceli cagionarli da i corpi. Ora il lu

me pigliato per alto , và imaginato eſſere di qua dalla figura , in

modo checongiongendofi con l'ordinatione della foconda linea,

fopra laqaale hà d'allumare il corpo , ne venga à cauſar lume foa

de: ilquale ſcendendo ſopra tutte le mébra, quelle ſenzacrudezza

véghiàfar rileuarenelle parti adeffo lame oppoſte.Màquclla par

te ti chiama più propinqaa nel corpoal lume, laquale per la prima

fpunta più in quà che l'altre , & maffimc, ſe è per d'alto . Perche

quel luine è caula , fi come quello ches'intende eſſer più gagliar

do che le taperficie ciceuano ello Inme fiero , cioè quelle che pid

vengono verſo noi, & quelle che riſguardano all'insù , & tanto

pid queſtedue lo pigliano fiero,quanto che prù ſono all'alto , per

che ſono più vicine al lumeordinato ; & da queſto li pigliano co

meda radice , curri gl'altri lumi, iquali li fpargono lopra tutti i

corpi con ordine, & le gli da rilieuo , reggendoli comeho detto ,

ſotto un lalo lume; .ilche facendo non li daranno tanti lumi di.

uer li l'uno dall'altro , come ſi vedono in que' corpi che hanno il

lume dauanti ; & poi nella parte doue debbe ellere o { palla , •

fianco ombrato fanno ſcorrere per incontro vn'altro lame, che

gli ſcorre per fianco , & è chiamato ignorantemente riflello è

sbattimento ; & queſta ſtrada di pigliar dolcemente il lume da al

to , ma non mai perpendicolare ſopra i corpi è tale che dal ſole al

piede de l'huomoche ſi vuol rapprelentare , fi tira vna linea ,&

dalla teſta di ello huomo in'al piede, tanto ſparro ha da eſſere

dalla teſta de l'huomo al trauerlo fin’alla linea che da' piedi d'el

ſo huomoal Soleè cirata, & da quello il corpo piglia luce, & con

tal via li pud tirare la grădezza del lume nell'huomo .Ma douen

doſi rappreſentare in lui con più corta proſpettiva,la ſuaparte pid

propinqua alla luce noſtra, o ſia d'alto , o lia da ballo , o doue li

voglia ha ſempre d'ellere la più allumata ;&la più allumata ;&per incontrohà da

generare ombra più oſcura , & poi ſecondo glifpargimenti che la

perdono nella parte più allumata ;& ſecondo quelle digradationi

tanto fi hà proportionalmente d'abbagliare la luce ,& coli diſmi

muire le ombre. Nel che conafte tutta la forza , & grandezza de

gli (corti, & volgimenù delle figurę. Ec di quà li conoſce il va

lorcde gl'intendenti, & pracichi dell'arte,mentre chedimoſtrano

per queſta via il rilieuo nel piano ., & in lommatutte le parti dif

ferenti,
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ferenti, dichiari, ſcuri, & abbagliati, & quafi del tutto annichi

late. Matornando al lume che vien da alto quanta ſtrada tennero

molto gl'antichi, per far apparere perfetto, & gracioſe le picture,

& le ſtatue,come få fede quella canto celebrata anricaglia ,del Pá

theon di Marco Agrippa,dedicato a tutti gliDei; che in cimapi

gliando il lume del Cielo, con dolce ſcorrere al ballo comparte

alle ſtatoue per le capelle diletteuol lume; facendogli riſultare le

membra con ordine foauiſſimo . E queſta vlanza ritengono an

cora quelli ch'intendono. Però da queſto modo di dar lume ,

perche li piglia per dar gratia alle ſtaroue, è biſogno pigliar larc

gola del darlo à i corpi, cheà queſto modo non ſi cagionerà tan

i ombra ſu’l piano delle figure, come fanno coloro che piglian

do il lume poco più alto che le figure , vengono à cauſar lopra il

piano vn'ombra tanto lunga,quanto ſono elſe figure in piedi , &

ancora più ; come fe'l lume gli foſſe per Orizonte, facendo poi

all'incontro ombrato ſotto à gl'occhi, cola che non può ftare.

Perche coſi ſenza alcuna ragione li ſeruono di due lumi, vno alto

& l'altro trecento volte più , & taluolta meno , & ſecondo che ſo

no guidati dal caſo e non dalla ragione . La Gcura , & infalli

bil via adunque è che ſi pigli l’eſlempio naturale dal Sole , ilqual

nel fuo legare ,mandando i raggialle gambe, ci genera lunghif

tima ombra ſopra il piano , allumando le parti dilotto ,per ilche

non reggiamo forți alcuni ſotto le ciglia ;& poi inalzandoſi di

grado, in grado viene ad accorciarci l'ombra, & allumar le ſuper

ficie fuperiori; ma non ci fà mai reſtarnoi che l'habbiamo tem

perato lenza ombra verſo la parte di Settentrione , per la ragion

che dicono gl’A Hrologi,& miſuratori del mondo ; ilche non oc

corre à quelli à' quali non è temperato , & hanno la sfera retta , &

il lor Zenith nell'equinoctiale , perilche di mezzo giorno tengo

no l'ombra ſotto a piedi, perhaver all’hora il Sole à perpendico

lo ſopra il corpo , inà quelli à quali ſi gli gira d'intorno à guila

di ruota l'ombra d'intorno intorno . In queſte coſe adunque bilo

gna conſiderare gl'effetti naturali migliori,e quelli imitare, & pi

gliarne eſſempio . E coli ancora nelle facciate delle ſtrade fi dee

fare, cioè pigliar il lume da Oriente per la radice della luce del So

le , che naſcendo in quella parte genera nei corpi l'ombra verſo

ponente, & nell'altre parti, ſecondo i ſuoi aſpetti. Ilche fù tem

pre oſſeruato da gl'intendenti , & fi ollerua ancora. Queſta fono

quelle ragioni dei lumi che hò polluto raccogliere , & olleruare

fpeculando , & praticando lequali hò fedelmente riferito . Egli è

ben
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ben vero chemolte coſeci reſtano , ma ſonotante-minute che pik

preſtoſarebbevnconfundere quel che le n'è detto . Et però chi

deſideraintendere diqueſt'arte de lumi,eſfamini bene ciò, che fi

è detto che vi trouarà tutta la ſoſtanza,ancorache non fia deſcrita

ca con ſtile coli forbiro , & terlo per non richiederlo , nc manca

admetterlo la difficoltà del logetto, maſlimènello ſtato in chemi

trouo.. Mà ſarà per hora meglio chelaſciando queſti colori ven .

ga a dir alcuna coſa della ſciografica, ſecondaparte della proſpet

riua che d'altro nontratta ,che della ragione ,& fondamenti della

le ombre .

Della ſciografica . Cap. XXII.

A ſcienza ſciografica è principaliflima ſcienza , & é feconda

parte della proſpectiua, che conſidera con le medeſimeragio

nile ombre dei corpi, che ſi facci la grammica , per le linee

vedute., alce , balle ,mezzane , ponderando le cauſe loro-i Prin

cipi, gl'elementi, le differenze,Iperic, parti, & paſſioni effentialis,

tuttauia rendendo le cauſe della varietà vedure delle imagini de

le coſe co'l mezo di diſtanze , lontananze , vicinità , liti , di ſo

pra; diſotto,& àmezzo . Queſta è adunque quella cheinſegneras

la ragione delle ombre ; dicui molto ſarebbe che trattare , ſe non

foſſe che trattando de ilumi, ſi è conſequentemente anco toccato

tutto quello che poſſono eſſere, & cauſar le ombre. Mà per non

mancare di dargli il moto, co’l render le principali cagioni, ſa

condo le trè viſte reali, & vere della grammica, ne i corpi,lo

quanto più proſto me ne ſpedirò , non con lunghezza di parole»

mà con chiarezza...

I

Delle ombre de i corpi , ſecondo la veduta: anottica .

Сар .
XXIII .

Ononſtard in queſto luoco adiſputare', ciòcheſia ombra, per-.

che ſappiamo checurri i corpi ſenza lace ſono d'una medeſimai

oſcurezza à gl'occhi noftri, ſiche da loro mai non pollono eſſere

ſcorti, & veduti; må ſpargendouiſi poi ſoprail lume, tanto quelli

appaiono più lucidi, quanto più ſono opachi , & denfi. Eti cor

pi moſtrano i ſuoicoloriancora per la luce . Onde vediamo che:

I'ombra tiene del colore del corpo , che è percoſſo dalla luce, & c:

& non alıciinenti ;, ſi che douela luce è ſmarrita, è anco l'ombra.,,

douc
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douc è acuta , parimenti a l'ombra ,doucedilatata ; dilataca è an

co l'ombra , e finalmente doqeſono appartati i corpi, illumc ten

de à quel medeſimo , & al colore tende l'ombra. D'onde naſce

che quante varietà dicocpi fi ccabano , tante forti dilumi, & al

tretante d'ombre fi tretano. Ma per venir alleombreſopra il no

ftro occhio , cioè nella vifta anottica dico che quantopiù liveg

gono le figure ſcortare, & te parii interiori inalzarfi, & quella abus

baracli che ilumi, & le ombre andando dietro alle-lince,che tan

to manco perde verſo le partifuperiori del'lumeG porràvedere ,

& per incontro moltaombravedetalls, percheperle partidabala

fo vedendofi quel corpo quelle andando ombrate di acceſlia ,&

che vi ſiano in gran quantità , & che facelle alorimenti fallerebbe

di groſſo, perchequelta ragione delle ombre ad altro nonſeruci

che ch alregimento delle linee, & però ſecondo il loro voltarfi,

facuarſi, perderſi, & ſimili queſta feguita , crefce ;e cała ſecondo

quelli por dabaſſo ,& per va lato li come il lume perda alto , &

da l'alcro latoequeſta li intende per di ſopra àl'occhio in tara la

modi per linealinea quadrantc, mà palliamoà L'altra ombra dela le

conda vita . Lili

18 '

P

Dell'ombre de i Corpi, ſecondo la seduta ottica..

Cap. XXIV 1.1 . iiii!!

onui

Er non perderli ne(cortar molto le lince al dritto o poco di fo

pra o poco di ſotto della linea ottica , fi caufa chedolcemen

te , fe non ſecondo l'acquifto che perdifopra 6 può far delle

linee che nel corpo s'introducono ;almenoperdiſottoabbaſſan

doſi le parti anteriori ,ininor ombra fi vede. Ştiche del corpo ſee

condo queſta viſta poca ombrafrricerca , fuori che perdifarro le

membra,& la parte poſteriore,illumeviene à render le parti po

fteriori allumate da’rifleſ del primo túme che percuote in parte

quiui vicina . Màmolto più allai fi veggono le ombre , & i lumi

nella veduta anottica ; perciò che per il volgimento delle membra

vedute per di ſotto della parte contraria al lume, ſi come quella

che comincia à ritirarli alla parte del bame ſuperiore grandifli

mo rifleſſo fi genera non altrimente che facciano i raggi che ſpan

de il ſole prima che ſi leui ſopra il mare . Perche quelte regole ,

& offeruationi del radiare ſon troppo difficili, & malageuoli ad

ellere eſplicate chiaramente in ſcritto, farò grado à trattar dell'vl

rima viſta reale .

22 Dell'ombre
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* Dell'ombre'dei corpi , ſecondo la ucdmla catastica .

Cap. XXV

sie leden

On è modo o ſtato alcuno di corpi, che aſpetti manco ombre

: di quello che ſi vede forto à queſta viſta. Perche eſſendo egli

veduco per le parti di ſopra , li che quelle linee di dietro ven

gono ad inalzarſi ;di neceſſica è , che apparendo il lame alſai , le

oinbre Icemino ; & il più che sè gli veggouo èſopra il piano che

molto occupano, &nella parte oppoſta allume leruendo ſempre

à luicoſi in queſto come in tutti gl'altri ſtati ,& viſte dellequali

troppo longo fora il ragionarneminuraniente ellendoſi trattato

dei lumi tanto che delle ombre ſi poteua tacere . Tuttauiai non

hò voluto laſciar di dire queſto poco nel fine del trattato, per el

ſere ancor loro come coda de i lumi, poi che non potlono effe.

re parti pofteriori ; & balle dinatura ſi melancolice, & rafte che

fino al Rè delle ombre la giù nel centro con loro li ſdegna, & cors

rucia .Però noh ne ragioniaitto più à dilungo , cerchiamole fola

mente nelle opere noltre di farle apparere non come ombre , má

fi come pura materia della coſa che ſi alluma . Perche coli fer

uandofaremo vedere i corpi nerti puri , & diletteuolı à l'occhio

per la lor naturalezza, fuggendo le tenebre de colori contrarij,

come vſano di far molti ambrando vn ſcarlatto di negro , un gial

lo di taneto ſmorto, vn turchino di bigio oſcuro , &vn bianco di

colore ch'eglinon può in;uerunmodo riceuere per ombra quali

ſono di cutti i colori fuor che'l nero , che ſolo gli è vera ombra mi

ſchiata con ello bianco , per ilchein certo inodo non è menome

lancolico l'uno che ſia l'alcro; perciò che ſe'l nero ſembra alla ter

ra , & alle tenebre , queſt'altro s'affimiglia al colore ,di che veg

giamo farlig! huomini quando mbiono. .

-14 : 31 ou .
Die

. Il fine del Qgarto libro.
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DELLA PROSPETTIVA,

Di Gio. Paolo Lomazzi , Pittore Milaneſe .

Proemio.
Cap. 1.

Trita propoſition d'Ariſtotile che quale è il fine

tali debbono eſſere i mezzi che vi ci conducono ,

cioè atti , & proportionati ad ottener quel finc

che ciaſcuno li propone; come s'io voleili ſalire

ſopra vn retro , farebbe neceſſario che prendeſli

vna ſcala
proportionata ,

o altro Gmile ſtromento

accommodato per ſalirui . E non baſta qual ſi voglia proportione

nei mezzi , ma biſogna che ſia vna proportione aſſoluta : altri

menti non potrebbein alcun modo eller mezzo per codur à quel

fine. Di più è neceſſario anco che'l mezzo per ellere perfetto hab

bia non purequeſta proportione alloluta ,mà anco vn'altra che

chiamano i filoloh ad melius effe : di modo che'l mezzo perfer

to ha d'hauere due qualità , l'una che polla guidarci à quel fine

che ſi habbiamo propoſto , l'altra che habbiatal bontà , & perfet

tione, che con neſſuno altro mezzo , ſi poſſa meglio acquiſtare

quelfine. Laqual dottrina approuata ,& commune appreſſo tutti

i filoſofi ,ſarà il primo fundamento di tutto quello che in queſto

proemio hò da dire . Il ſecondo fundamento è che tutti i pru .

denti, & eccellenti artefiei, trouandoſi hauer due mezzi, vno cho

hà ſolamente la perfectione aſſoluta, & l'altra che con la perfer

tione aſſoluta ha congiunta ancora la perfectione ad meliuselle ,

debbono ſempreeleggere il mezzo che hà l'una, & l'altro perfer

tioneinſieme vnira , inmodo tale che ſe per eſſempio m'occorre

d'andare à Roma, & hò due Caualli , l'uno che miporterasi,ma

con grandiſſimo mio trauaglio, & diſconcio , l'altro che non ſolo

mivi porterà , má anco coli agiatamente ch'io non ſentiro alcun

diſagio, o fatica per tutto il viaggio, debbo sè voglio ellere giudi.

cato prudente ,icegliere quel Cauallo che più commodamente

Q3
mi a
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mi condurrà al fine del viaggio ch'io imprendo di fare. Poſti

queſtiduefundamenti, dico che'l fine immediato della pittura ,

& ſcoltura già dalla prima ſua inſtitutione, e il fare che le imagini

rappreſentino à gl'occhi humani la vera proportione inſieme con

l'altre perfection de le coſe naturali , & artificiali, & maſſime de

gl'huomini. Ora elſendo cotale il fine immediato di queſt'arre

ne ſegue concludentemente che le imaginiſiano mezzo,& il fine

ſia l'occhio conforme al primo fondamento , & de gl'altri filo

fofi poſto di ſopra ; & conlequentemente che d'Ariſtotile , queſto

mezzo, cioè le imagini ſiano proportionate à l'occhio che èil fine

fuo iminediato . Ecte mi diciche le imagini non rappreſentano le

coſe naturali, & artificiali à l'occhio; mi à l'intellecto, & alla me

moria,io riſpondo ,& cócedo effere il vero , che l'vltimo line delle

imagini è l'intelletto, mnà l'immediato l'occhio : perche comedi

ce ilmedeſimo Ariſtotile , niuna coſa è nell'intelletto che non ſia

ftita
prini nel tenlo ; & coli è neceſſario cheavanti che le ina

gini ſiano nell'intelletto humano , ſiano ſtate prima nell'occhio ,

cioè che liano prima vedute . E ſe forſi mi ceplichi, che quantun

que il fine immediato delle imagini ſia rapprelentare à l'occhio

la proportione ,& l'altre proprietà delle cofe , nondi meno che'l

pittore fà queſtoriguardando, & ſeguitando la medeſima pro

portione delle cofe. Imperocheellendo le coſe naturali , & artin

ciali , la regola , & milura della piccura , & della ſcolcura non $

sagione partirli dalla regola , milura,& proportione che si troua

nelle iltelle coſe ; tanto più che il fine di quelt'acte è ſeguitare la

natura . Ilche non ſi può fare altrimenti ,ſenon facendo , che le

imagini rappreſentino tutte le coſe , con la maggiorfimilitudine

cheſi poſſaconſeguire per l'artefice ; & è certo cheallhora li rap

preſentano con la maggiorfimilitudine che ſi può , quando l'ar

tefice ſeguità la proportione medelima che Gi troua nelle cofe. Co

me s’un pittore vuol rapprefentare à l'occhio vn Giulio Ceſare

che per uenturadoueua elferediece faccie d'altezza , ſenza dub

bio non potrà rappreſentarlo meglio , che facendo il ſuo ritratto

di diece faccie. Perche ſe Giulio Celare era d'altezza di diece , &

il pittore vuole ritrarlo ſimile al narurale non lo debbe fare d'un

dici, è di noue. Che ciò farebbe errore intolerabile , & non faceba

be rappreſentare la proportionediGiulio Ceſare , ma di qualche

altro diſtatura d'vndeci, o di noue. A queſteragioni ancora che

vigenti molto ſi può riſponderecon vna conclulionegenerale, &

coa xoa verita certiſſima , cheniun pittore aè ſcoltore dee feguio

1

1

1
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tare nell'opere ſue, la proportion naturale, & propria delle coſe;

màdebbel'unoe l'altro ſeguitare la proportione viſuale . Perche

in ſomma l'occhio in lieme con l'intelletto humano, regolato con

l'arte della proſperciua hà da eſſere la regola, la miſura ,& in uni .

parola il giudice della pictura , & della fcoltura . Che ſe il pittore

dipingeſle tolo per ſodisfare , & appagar ſe medelimo, e non vo.

lelſe che l'opere ſuefo Tero da alırı ve lure , allhora potrebbe egli

far le figure à luo ſenno , & modo. Ma procurando luidalla pic

tura due coſe, cioè l'utilità , & l'honore . gliconuien ad ogni mo

do far l'opera tale che ogn'uno giudichi ch'ella ha ben facta, &

ben proportionara . Ei queſto giudicio non ſi può fare ſe l'occhio

non cede l'opera , & l'intellerto non giudica della proportione .

Adunqueè neceſſario conformarli all'occhio, & ciò non li può fa

re in alcuna maniera ſeguitando la proporcione naturale; mnà bi

fogna del tutto che olferui la proportione à l'occhio viſuale ; che

coli conſeguirà iſuoi fini , cioe honore , & vtilità . Ne dica alcuno

che'l giudicio dell'occhio , li come fallace non debbia eller ſegui.

tato . Perciò che oltre che maggiormente egli falle nel perſuaderli

che tuttigl’alırı ti gabbino , & egli ſolo scorga , & conoſca il uero

facil cola ha il prouare, che l'occhio in vedere la proportione , &

l'intelletto in giudicarla non fallano ; & coli che l'occhio in lieme

con l'intelletto ſono retti , & giuſti giudici. Talche ad ogni modo

i pittori , & gli ſcoltori nell'opre lue attenendoli al ſuo giudicio ,

hanno da ſeguitare non la perfetuone naturale , & propria delle

cole , mà quella che ritorna alla viſta . Oca hauendo tutta la no:

ftra cognitione principio ,& vigore da i lenti come nora Ariſtocile,

è cerrillima cola che l'intelletto humano , giudica della propor.

tione delle figure, & dell'altre in quel modo che l'occhio la vede,

Coli vedendo l'occhio la quantirà d'una figura, l'intelletto giudi.

ca che è di noue , o diece , o ineno, o più faccie. Mà quando le fi

gure ſono diſcolte, & lontane , l'occhio non può dimoſtrare à l'in

tellerto la medelima quantità naturale ch'elle hanno . Onde ne

naſce che l'intelletto non può giudicare quella medelima propor

tione. Et che ſia vero che ſtando le figure lontane , non puo l'oc

chio vedere la medetima quantità,li pruoua per appunto con due

ragioni fortiffime , l'una che le figure non porgono all'occhio le

fue ipetie dellamedeſima quantita,o per parlare più propriamen

te delle figure, l'aria non porra à l'occhio le ipetic che piglia dalle

imagını , quando ſtanno lontane con la medetima quantica indi

midua , chc hanno elleimagini ; anzi ſempre porta più picciola ,

Q &
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& più corta la quantità ; quanto più l'aere ſtà diſcoſto dalle coſe ,

in modo che le poniamoch’una imagine ſia rimota da noi vinti

braccia , o vno ſtudio , quella prima parte dell'aria cheè più pro.

pinqua alla imagine, & continuata con lei prende le ſue ipetie, &

le rappreſenta alla ſeconda parte dell'aria ; & queſta ſecondapar

te rappreſenta alla terza parte le ſperie dell'iſteſſa imagine piùpic

ciole , talmenteche andando ſempre le ſperie di grado , in grado

diminuendoſi, ultimamente finiſcono , & non procedonopiù

auanti per l'aria ; perche arriuano à l'occhio in figura pyramida

le ; ſi che quando anco non foſſe occhio alcuno nel mondo ; ad

ogni modo queſta farebbe ſempre la natura di tutte le coſe, che le

fpetie loro andarebbero per l'aria fra due linee non parallele ;

Onde neceffariamente ſecondo la dottrina di tutti i mathematici,

vengono à concorrere ,& incontrarli inſieme; & coſi nel punto

della interſectione finiſce, & termina quello che và dietro à queſte

due linee . E quando ciò c'ho detto lin’hora non foſſe vero farà

pur vero queſto , che ſe le ſperie delle coſe ſi rappreſentalTeco in

tutte le parti dell'aria nella medeſima quantità , che ſono l'iſteſſe

coſe ; quaſi come fra duelinee parallele; come per eſempio le le

ſperie d'un huomo di quantità di dicce faccie in curte le parti

dell'aria firappreſentaſſero nella medeſima quantità di diece ; ne

ſeguirebbe un inconueniente grandiſſimo, che in vna coſa finita, ſi

trouarebbe potenza infinita . Perche volendo in queſta guiſa che

le ſpetie non ſi minuiſcano mai , mà fi moſtrino ſempre nella me

deliina quantità in tutte le parti dell'aria; poſto il caſo, che l'aria

foſſe infinita , & nelmezzo non li trouafle alcuno impedimento ;

all'hora quelle fpecie ſecondo queſta opinionc , ſi vederebbero in

tutte le parti di queſt aer infinita , & conſeguentemente le ſpecie

d'un'huomo li ſtenderebbero infinitamente per quell'aer infini,

to ; talche la coſa finito hauerebbe potenza infinita, che è lamag.

gior (conuenienza, & allurdezza che ſi poſla imaginare in filoſo

ta nelle mathematice, & nella Theologia. Et faria veramente co

fa mirabile nel mondo, ch'un Angelo habbia la ſua potenza fini

ta , & limitata di modo che operando in vn luogo, nel medesimo

tempo non può operare altroue fuori della ſua attuità; & vn huo

mo poſſa eſtendere le ſue ſpecie in infinito . Enulla rileua il dire

che queſta ſia potenza paſſiua; perciò che niuna creatura pud

manco hauere potenza paſiua infinita . La ſeconda ragione è che

ne ſegnirebbe vna coſa contro la eſperiéza di tutti gl’nuomini , &

contro l'iſtello ſenſo tuttauolta chevolelimo dire che ancora che

l'occhio

1
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che l'occhio follemolto lontano da vna cofa ; nondimeno la ve

delle nel medelimomodo chela vedrebbe, ſendoui più vicino :

atteſo che eſſendo la medeſima potenza dell'occhio , informata

delle medeſime ſpecie , con la medeſima quantità ; par quaſi im

poſfibiie , che non la debba vedere nel inedelimo modo, in qual

ſi voglia loco egli li ritroui , o prello , o lontano . Imperciò che

·l'eſperienza verace maeſtrà , & giudice di tutte le coſe dinoſtra

direttamente il contrario , cioèche noi non vediamo indiſtinta .

mente del medelimo modo vna medefima coſa . Mà quanto più

le liamo diſcoſti;tanto manco la veggiamo. Adunque è necellario

che le ſpetie non procedano dalle colenella medesima quantita ;

mà che li vadano diminuendo . Che ſe pigliaremo vno ſpecchio

grandiſſimo , & con quello faremoeſperienza di quanto 10 di

co , ne vederemo chiara eſperienza , & ſenGibilmente la veri

tà , chele (perie delle coſe ſi diminuiſcono quanto più fi ſcoſta

no dagl’occhi noftri . Imperò che le ci appreſſareino allo fpec

chio ci ſirappreſenterà tutta la quantità della cola oppoſta , & vi

ſi vedráno la ſperie, & l'imagine della medeſima quantità,màico .

ſtandoci più ci li veggono più picciole,& tanto più appariran mi

nori quanto più li dilungaremo dallo ſpecchio ; talmente che del

tutto non ſi vederanno più . Segno euidente , & manifeſto che le

fpetie riuſciícono dalle coſe, frà duelinee che non ſono parallele,

mà in figura piramidale : & coli la non ſi può vedere dellamede

ma quantità in ogni luoco. Da queſta conſideratione dello sfug

gire che fanno in vno ſpecchio le figure hò cauato io la regola , &

l'arte di fare ſcortare, & sfuggire le figure in proſpectiua , come

ne trattaremo poi doppò quelto libro nella pratica . Perche la po

tenza viſiua informata d'yna (petic più grande giudica la coſa ef

fere grande, & formata d'una ſperie ipiù picciola , la giudica el

fere piccola. Per tanto l'occhio adunquenon falle in vedere., ne

lintelletto in giudicare la proportione delle coſe, ina'l pittore, &

lo ſcoltore faliano che fanno l'opere ſue , affine che ſiano vedute

dall'occhio , & giudicate dall'intelletto , & procurano che ſiano

riputatedachiunque le mira proportionare ; & cutiauia le fanno

contro l'arte della proſpertiua , & della prudenza. Perche ſe fan

no vna imagine verbigratia di diece facciec'habbia d'ellere collo

cata in loco diſcoſto dall'occhio, & perciò habbia da perdere nè

lo sfuggimento della villavna faccia , perche non debbono-for

marlade vndeci faccie ? che chiunque la vederà, giudicheràche

' appunto dia diece.Et eglino vogliono tralmutare la natura di tutte

le
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le coſe crcate . Et s'una imaginc hà perduto vna faccia, per la di

ſtanza del loco . Perche le ſue ſpe rie che di lontano vengono ale

l'occhio , & l'intelletto giudichi contra l'informatione, che han

no . Mà ſe la ſperie chegl’informa, non è maggior che di noue

faccie , perche vogliono che giudichino l'imagine di diece, vaold

fare cheleſpecie hano di vndeci , & all'hora ſarà giudicata l'ima

ginc di diece, prima che la ſpecie acriuiall'occhio verrà a perdere

vna faccia Adunque è biſogno che l'artefice habbia ſempre auan

ti gl’occhidella mente quello principio d'Ariſtotele , & di tutti

iflolofi, di conſiderar prima il fine, & conforme al fine procu .

rar i mezzi proportionati , & opportuni : ſi che facendo l'imagine

per ellere veduia , & giudicata proportionata , la figuri propor

sionata all'occhio . Ilche farà formando l'imagine tanto più gran.

de, quanto ella viene à perdere per la diſtanza dell'occhio , & cogi

auuerurà prima , di qual proportionevuole chel'imagine ſia giu

dicata . Dipoi auuertirà al loco doue la vuol collocare, & ſe la di

ftanza la farà perdere vna faccia, aggiungerà à cialcheduna delle

faccie dell'imagine vn poco proportionalmente; dimodo che ſe

l'imagine hà da ellere di diece faccie, li faccia d'undeci accreſcen

dogli vna faccia , & coli l'occhio giudicarà che tenga diece faccic.

Ei le la diſtanza del luoco farà perdere due faccie fara l'imagine

di dodeci faccie , & parerà all'occhio ſimilmente di dieu faccie .

Col ſe l'artefice farayn colollo di vinti braccia, & la teſta di que

to coloſſo, per ellere troppo diſcoſta da l'occhio , perderà vn ter

zo di selta, hà da farlo più grande vn terzo di teſta , & con verrà

all'occhio proportionata. La regola gencrale è queſta, che quan .

do sutta l'imagine perde , tutto quello che li perde, s'ha da dio

ſtribuire per tutta l'imagine. Mà quando la teſta, verbigratia,

perde, & sfugge ,la teſta li farà più grande. Simil giudicio larà

dell'arti particolari , & tanto quanto perdono le coſe, tanto ſi fa

sanno più grandi . Qucfta è la vera arte , & la vera proportionc

che gli antichi, iquali furono fapientiflimi, ſeruarono in tutte

l'opere lue. Per queſto l'imagini della colonna Traiana di Roma,

che Itanno nel loco più alto , lono più grandi, &coti cutie paiono

della medelima quanuià . Perche quello peritiflimu artehce , le

fece tanto più grandi , quanto haueuano da perdere per la diſtan

za , & lontananza dell'occhio.Per queſta medeſima ragione con

hderando Fidia , e Praſitele in quelle ſtatue loro che lono àMoie

caualio in Koma , che per eflere ftatue grandi, le teſte perdereb.

beio per la diſtanza dei loco ,le fecero più grandi della lua pro

portions
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portionc naturale, & in queſto modo appaiono proportionatiſli .

me. Per queſta iſtella ragione, anch'io doppo c'ho irattato in ve

libro della proportione naturale, ho foggiunto in queſto altro lie

bro de la proſpettiua , doue fi tratta della proportione viſuale à

l'occhio , & in proſpectiua. Impero che la proportione naturale

è come fondamento diqueſta proportione vuluale. Mà dirà alcu .

no che quando le imaginiſtanno diſcolte tihà d'oſſeruare la pro

portione viſuale, & in proſpectiua ſi, ma quando ſtanno apprello,

li ha da guardare la proportione naturale. Al che io riſpodo, che

ancora che l'imaginc ftij d'appreſſo l'occhio , non fi deue perd

in tutto feruare la proportione naturale , ma è biſogno ſerua re la

gracia della figura.Etquella proportione chelerà più bella à l'oc

chio quella fi dee ſeguire, comehanno fatto Raffaello , & tuttii

valenc’huomini, nelle opere de' quali ſi veggono i piedi delle fi .

gure vn poco più piccioli, & legambe vn poco più lunghe del nia

turale . Finalımente ſi potranno auuertire altreparticolarita nelle

opere loro che danno gran gratia , & bellezza alle figure. Perche

l'occhio ſi diletta di vedere, checerte parti del corpo ſiano ſuelte ,

altre ſiano carnoſe , & morbrde , & alcune cheferbino la propor

cione naturale ;mà l'artenon puòdar precetti di parti, che ſareb

be cola infinita . Pur ſe bene conſidererà il lettore trouard inque

fta miatanti precerii, tante regole, & tanuauuertimena , che le

tutti gl'offeruecà , alſai mi fido che riuſcirà valente in queſta pra

feffione .

L

Della Vini della proſpettiva .
Сар..

A proſpettiva , comefanno tutti gl’intendenti partoriſceque

ſto , che ſeguendo il naturale fa trauedere l'huomo, & l'ingan

na, moſtrando vna quantità picciola in maniera che gli lem

bra effere grande. Etqueſto non daaltro procede cheperche l'oc

chio non reſtádo maioffeſo per vederein qualunque loco, o alto ,

obaſſo , o dove ſi voglia vn corpo naturale, per ellergli auezzo ;

queſto imitando quello per la buona ſtrada della prospettiva , ne

naſce cherappreſentando vna quantità picciola per vnamaggio

re, non s'offende l'occhio. Di tanta importanza è queſta virtù ,

chenon ſolamente fannoeffetto quelleche ſonobeniſlimo inteſe,

mà ancoraquellechenon hannogran fatto d'intelligenza , come

ne hofatto io eſperienza,approuando dueſcorti difigure ſcortate

gla viachepotemno elles fatre & fódatoperl'intelligésade mae

ftri ,
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-ſtri, iquali faceuano beniſſimo l'effetto , & nondimeno gli hd tro

suati poi falli, & ritratti da i modelli à pratica con vello ,congratico

-Ja, o all'occhio. Lequali vie tutte non ſono ſicure per alcun mo

de à fargli ſcotti, Perciò oltre alla fallacia del fare à pratica ,non

-ſt poſſono vedere le profondità , & parti poſteriori del modello ,

per cflere corpo , ſenza lequali chi penſa di fare ſcorti che bene

-ſtiano s'inganna ' . E le bene ad alcuni pittori è parſo che Michel

Angelo facolle i ſuoi ſcorri ritirandogli da i'modelli, nondimeno

fi gabbano di grotto. Perciò che egli che era intelligente di queſte

cole fi ualle dell'arte delle feſioni, & traſportationi in tuttiiſuoi

fcorri che rieſcono mirabili , per il loro gagliardo , & ficuro gita

•fedimembra, talmente fi veggono quali per dir coſi, anco dal

l'altre parti.Ne altra ſtrada di far cotali miracoli vi è che queſta,di

cui si ragiona in coteſto , & più nell'altro libro . Mà paſſando pid

oltre, dico ancora che le figure nell'initituirle, & farle riſpondere

fràdiloro hanno queſta virtù ; che paiono à tutte le vedute della

medelima altezza , & come è la prima inſtituita pare che accom

pagnatamente fi voltino dietro , facendo ſempre i ſuoi effetti v

gualmente , come vediamo nelle hiſtorie di Raffaello, & de gl'al

tri intendenu . Màla maggiore, & principal virtù di quell'arte',

finalmente è chemoſtra la via per laquale li poſlano far le figure

perfette ,& ficure'in turti i modi , & li lepära dalla ſcoltura fenza

imitare ; & vederledalcilicuo . Alche penſando gli ſcultori, fe

ne andauano altieri dicendo che’i pittorinon poteuan fare fenza

modelli
per vedere ilumi à conciar panni , & fare gli ſcorti ;& fi-..

mili coſe, mirando ſolamente ad alcuni idioti pittori che ſoglio

no valerſi di queſti modelli , d'onde ne naſce che non pollono

condurre vna figura in un'anno,& conſeguentementementre che

con poco giudicio li vagliono in queſto della ſcoltura , ſi muoio

no di fame; giuſta , & douuta pena alla loro ignoranza. I valenti

pittori non l'hanno vſato , madoppò ordinati icartoni ſicuri per

le vie dette, & che ſi diranno poi nel diſcorſo naturale, ponen

doli yn tratto adotlo vn panno, con quattro tratti di carbone, &

silicui , veſtono la figura ſicuramente diſegnata , tirando le falde

non à tutto nel modo che ſi veggono nel viuo , mà ſecondo la in

ficutione della figura. Et ſi veggono ben farti , & probabili fenza

che li vedano certi ftorpiamenti,comeeccellentemente fece Gau

dentio che tenne vna certa via nelle pieghe de' panni , che altro

che luinon la poreua tenere , cioè vna maniera conforme alla na

cura , & all'arte congiunta con lei ; & i lumi gli dauano poi con

quella
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quella arte , con che faceuano i contorni . Però che l'una conli

lideratione non può andare ſenza l'altra , come fannolo quelli

che lo prouano. Dallaqual facilità gli ſono riuſcite tante opere

come vediamo , & cutte belle , & ben collocate , & inteſe ; comed

Raffaello à Polidoro , & ad Alberto Durero , pittore benche te

nelle vna maniera Barbara, ſtudioſiſſimo, & intelligentiſſimo, che

ſolo ha fatto più hiſtorie , fantaſie, guerre , & capricci, che non

hanno fatto , per coſi dire tutti gl'altri inſieme, che tutte ſono

ben collocate,come ſi vede per il gran faſcio delle ſue carte taglia

te da lui, con diligenza grande , & elquiſira.Adunque per queſto

riſpetto non hanno da penſarcigli cultori, che in parte alcuna la

pittura habbia da feruirſi per ben fare dell'arte loro. Perciò che

ancora che li ſeruiſſe de i Modelli , cuttania queſti ſono opere della

plaſtica, e non ſue . . Mà in ſomma il buon pittore fi ferue di

quel modo c'habbiamodetto ſopra per ilqual la pittura vien no

bilitara ſopra l'altre ,& poi del naturale per gli panni ne' quali

fi ſcorge perfettamente come vanno , & non in quelle tele di

ſtracci bagnati nell'acqua, & creta , come vſano molti, con lequa

li mai non ſi rappreſenta vn panno vero , come và . Coli ne ſono

nate tante diuerle maniere di panni giacenti tutti diſcoſti dalla

verità . Per ilche chiaramente li puo comprendere quanto G hab

biano à fuggire rali vſanze, non tanto perche ci fanno gettår via

il tempo , quanto che non conducono mai le opere alla verità.

Oltre che di qui ne ſeguono poi quelle punture, paſſioni, & ſtrug

gimenti di core ,& di animo negl'operatori , i quali dobbiamo

procurat ad ogni modo di ſcacciare. Perche ad operar bene , &

ſottilmente inueſtigare , ci vuole chiarezza , & ferenità d'aniino

che porta feco poila facilità del fare, & la ſicurezza dell'arte. Cofi

ſenza elleré, oppreſſo dalle maledittioni , & punture conlideran

do tutte le coſe che ci fanno con l'occhio del diſcorſo , fi condu .

cono le opere al ſuo fine perfetto nei migliori , & più certi modi .

Eglie vero che queſte coſenon poſſono cadere ſe non nell'animo

di coloro , che conoſcono , & intendono tutti i primi elementi

dell'arte , & curtigl'effetti che in tutte le opere pollono partorire.

Coſa che ci elforta ad attendere à gli ſtudi delle buone arti , che ci

ſono come ſtrade à condurci alla deſiata meta ; & tuttauia pre

gare il Signore; che i prieghi che ſi riferiſcono à lai,fono di tanto

valore che in vn momento fanno germigliar concetti , & fcho

prir ſtrade facili, & iſpedire , che altri che labontà di Dio non lo

può fare ; co'l nome di cui cominciaro à trattare della prolpet

civar
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Diffinisione della proſpetiiwa. Cap. 111.

A proſpettiua ſubalterna, deſcendente, & figliuola della Geo

metria conchiudeli eſſere ſcienza delle linee vifibili , calche il

ſuo logetto è la linea viſibile , di cui ella ricerca le cauſe , i

principi, gl'elementi vniuerſali primiperfe , & immediate ; con

fidera il ſuo genere , le ſue ſpecie , & differentie eſſenciali, e acci

dentali. Di lei parlando Gemino nobile , & antico ſcrittore delle

colemathematichela divide in tre (petio , in ottica, cioè proſper

țiua , ſciografica, & ſpecularia . L'ottica li diuide in duefpecic ,

in fiſiologica, & grammica ; la filologica ricerca in vniuerfale is

principis , le caule , & gl'elementi di tutta la viſibilità ,& le ſue

parti , Ipetie ,& differenze effentiali, curtauia ſempre in generale;

lequali Tono principalmente trè. Perciò che vna di chiama valibi

lica diretta, che tratta dei raggi diretti , l'altra rifleffa , & la terza

ritratta che ſi fa nell'acqua vetro o funili. La Grammica, cioè di

ſegnatrice, laquale è neceſſaria più che le altre (pecie allapictuca si

ſi dividein quattro parti. Perciò che , quelli che diſegnano ,han

no principalmente da conſiderare, o viſte verc , & reali,oulte fim

te, o mentite di trè ſorti dette anoptica ottica, & cacoptica. L'a00-1

ptica è quella che ſi eſtende per dilopra, & s'ınalza aella bala fo-,

pra l'Orizonte. L'otuca eſtendeſi per dratto, cioè per dimezzo al,

dritto dell'Orizonte . La catopticaeſtendeſi per difotto l'Orizon

te , parendo che perdabaſſo s'auuicini più appreſo all'occhio

Mà l'eccellenza dell'artefice è dimoſtrar le viſte finte , & inen

cite per reali , & vere . Ilche à pochi è concello di conſegui

re compicamente , elſendo adunque tutta occupata d'intorno ,

da ſcorti, conciſi , decorcati , ſcortati , oſcurzati . Ec que te quacau

tro parti, & Teruono all'arte diſegnatrice, cioè alla pittura l

ncare, ſcoltura , architectura , & alla celacura , cioè al mezzo ri- ;;

lieuo, delquale ſono ſpecie l'anaglifica, diagliſica, encolaptia,

ca , touretica , enctauſtica , cioè Imaltatoria , plaſtica , cioè le

uar di terra , o cera , ouero la tonica , & paradigmatica, Lale

conda 1petie detta ſciografica tratta compiutamente delle om ,,

bre , caule, principij elementi, differenze, (petie, parti , & pal

fioni eſſentiali; & rendele cauſe delle varietà vedute delle imagi

ni delle coſe, co'l mezzo delle diſtanze , lontananze , vicinitàdi

fiti, ſopra,lotto , & mezzo. Lequali ragioni cutie ſi reggono,quan

to alla lineare , ſotto alla grammica ,laquale con le medeling di

fanze, vicinita,& liti, diftribuilce le linee delle luperficie in qual

modo

1

1

1
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che fidebbono rappreſentare ſecondo che diremo poi . Queſta

fciografica con le inedeſime ragioni confidera poi le ombre che

poffonopartorire i corpi ſecondoche ſono di ſuperficie eminente

Baſſa, o-larga . Egli è ben vero che molti intendono , che queſta

fia la medeliina che Vittruuiodimanda ſcenografica, cioè la fron

re,& i lati d'uno edificio, & ancora di qualunque altra coſa, o ſu .

perficie, o corpo ;&fannola conſiſtere,comeche in lei conliſta;&

Aia la podeſta della gramınicain tre linee principali, cioè nella

piana , in quella che va al punto , & in quella della diſtanza'; &

dicono che di queſta ne ſcriſſe già Agatarco, Democrito;& Anaf

fagora. Di piùcome s'ella contenelle tutta larte d'egli ſcorti , &

delle altre difficoltà, alcuni vogliono, che i pittori ad ognimodo

la intendano , li come neceſſaria. Mà inçendala ciaſcuno come

vuole , ioſeguiròildetto ordine, & la vera, & antica diffinitiones

-& diuifionedella proſpectiua. L'ultima (petie della proſpettiva ,

laquale ſi chiama ſpecularia, conſidera la refleſſione de i raggi ,

& porge aiuto al artificio de gli ſpecchi', moſtrandotutte le affer

tioni , & gl’ingaanidi quelli, chediuerſamente ſi veggono ſecon

do le varie forme loro incauate , rileuate, piane, colonnari ,pira

midali, orbinati, gobbi, rotondi,angolari, inuerli, cuerfi;rego

lari, irregolari, fodi, & chiari. Di queſta forte di proſpettiua ſe

ne dilettomolto Pitagora , Platone , & vn certo Hoiteo al tempo

di Auguſto, coine racconta Celio . Et ne ſcriſſero alfai Apollomo;

& Vitellio , come di quello che moſtra , per dir cofimiracol?; Co

mc G -legge d'uno ſpecchio che fra le ſpoglie d'Oriente portò it

gran Pompeo, nelquale fived'euavno elfercito , & di certi altri che

ti poſſono fare in maniera che dimoſtrano in loro, tutte quelle fa

coltà detre di fopra. Circa alla lineare neceſſaria parte della pro .

fpectiua, & circa la grammica per le ſue ville reali, &finte; & pec

le diſpoſitioni loro , ſi ricerca principalmente che trattiamo che

coſa ſia vedere , come s'intenda, & li adopri. Dopoi ſeguiremo

di trattar dei raggi della diſtanza; & dell'oggeto; e finalmente de

i trè modidivedere, &delle lorolince;nellequali ſono ora inolto

pronti tra gli altri pittori', ſcultori', & architetti, il Clariccio , il

Meda,co'l Bafſi;proteſtádoche noncome matematicomàlibera

mente procederos & parlerò ſecondo la pratica tenutada pittori ,

& come hollo anch'io offeruato , & fatto vedere nelle figure, coli

di corpi d'huomini in tutti i modi, come diqualunqueche
per:

arte ſi poſſa dimoſtrare ..
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Della ragione del vedere in generale. Cap. 1777.

Er quello ch'iomiricordo d'hauer letto circa alle ragioni del

vedere appreſſo degl’eccellenti ſpeculari, diuerſe , & varie fo

no in cið l'opinioni, & i pareri . Perciò che Platone crede, che

la viſta ſi faccia lecódo la chiarezza, cioè quella cſſe viene da gl'oc

chi, ſcorrendo la luce ad vno aere eſtrinſeco,& quella che è riuol

tata da i corpi incontrando la luce. Mà quella , che ſta circa l'aere

dimezzo , ha faccia , che ſi ſparge, & fi riuolge alla victu del ve

dere. Delqual parere è anco itato Galeno,& tutti i Platonici ne

ſuoi commentileguendo il ſuo maeſtro , dicono che l'occhio non

vede altro che lume di ſole. Perche le figure, & i colori dei corpi

non li yeggono mai ſe non illuſtrati da lume, & non vengono con

la loro materia all'occhio. Vogliono adunque ch’un lume di ſole

dipinto di colori , & figure di tutti i corpi in che percuote, rap

preſenti a gl'occhi, & gl'occhi per aiuto d'un certo lor raggio na

turale piglino il lumedelSole coli dipinto , & poichel'hanno

preſo veggano ello lume , & cutte le pitcure che in eſſo ſono. Per

ilche tutto queſto ordinedel mondo , come dice il gran penetra.

tore di Platone, che ſi vede , fi piglia da gl'occhi , non in quel

modo che egliè nella materia de i corpi , ma in quel modoche

egli è nella luce, laquale è ne gl'occhi infula. Et queſte ſono le

ragioni dei Platonici. Mà Hipparco dice , che i raggi difteli da

gl'occhi, toccando quali con vna certa palpitatione fino a quelli

corpi, rendono quelche piglianoalla vilta .Gli Epicureiafferma

no ,che le ſembianze delle coſe , che appaiono , da ſe ſteſſe entra

none gl'occhi . Ariſtotile è d'opinione chele ſimiglianzenon già

corporee, mà ſecondo la qualità per la alteratione dell'acre , il

quale è nel circuito delle coſe viſibili, viene fino alla viſta . Mà

Porfirio dice, che ne i raggi , ne le ſembianze,ne alcuna altra coſa

è cagione del vedere ; ma è l'iſtella anima , che conoſce ſemedeſi

ma viſibile , & ſi conoſce in tutte le coſe , che ſono. I geometri,

& proſpetriui accoſtandoſi à vn certomodo ad Hipparco , ſotto

ſcriuono certi coni fatti all'incontro de i raggi , iquali li mandano

fuora per gl'occhi, onde la viſta comprende inſieme molte coſe

vifibili, mà certiſſimamente quelle doue i raggi s'incontrano in

fieme. Altro dice Alchindo de gl'aſpetti. Santo Agoſtino tiene

che la potenza delle anime faccia alcuna coſa nell'occhio. lo ac

compagnando queſto parere con gl'altri ne' ſeguenti capitoli par

ticolarmenteſecondo che più pareranno vicini , & conformialla

verità
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veritànetrattera alla libera, & da pittori ; acciò che alcado ſtitice

chemai non vide vna cognitionenellaidea, ne mai feppe che co

la foffe adoprar ſtile per difegnare i concerti , mordendomi come

il cane di Efopo non pen lafle, ch'io parlalli fuori di figura probar

bile ſecondo il ſuo intelletto formato fenza diſegno.

cap. 7 .

A

Della ragione del vedere in particolare.

Ncora che ſecondo Ariſtotele in vn loco , & fecondo Platone

in vn'altro io habbia , come li puo comprendere cratcato

nel primo libro delle ragioni delvedere,del mezzo , & de

l'oggetto ; & ancora quia di Topra habbia riferit diuerte altre

opinioni,nondimeno à inaggior chiarezza , & per accoltarmi al

Platonico Euclide, ficome á Principe,& padre di tal facultà, non

voglio reftar didiſcorrere ſopra di ciò più largainentc, & dirne il

mio parere! Primieramentel'occhio iſtromento del ve dere ha più

ſpoglie ,& in mezzo è il vedere , ilquale rieſce per vao contratro

chiamatoottero inſino all'eſtreino della pupilla, & viene dal cer

uello . Ec per quello viene la virtù vifiua , & come arriua fuori i

taggi fidilatano ,percheeſcono fuori congrandiffima pollanza,

& Ipellezza. Perche quando vna grandifluna poſtanza, e virtù,

palla per vno itretto loco , vſcita fuori ki dilata in quà, & in là in

sù, & in giù con grandiſlimo impeto , & velocità , in tanto che ve

de perla virtà propria e diritta, e non per l'acuia ,e forzata. E qui

ui Euclide nela ſua prolpectiua dice, che tutte le cole che cadono

ſotto il vedere non ti veggono tutte inſieme, volen do dire chedo

ue il raggio dicicro fi forma, ſolamente fi vede, & non eſtender

doli quello per glialtrui , perche è impo (libile ;& per eſſere que

ſto vna delle radici della proſpectiua , lopole per la prima propo

fitione . Ma tornando a propoſito egli li hada ſapere che tutti i

ſentimendi procedono dalla virid , & in cialcana parte è propria

mente ; in modo , che fe ella li diuideile in infinite parti , in cia

ſcuna larebbe tutta la virrà, come in tutte l altre parti intieme , in

quella guiſa , che per eflempio, ſi vede nell'acqua , e nel fuoco, che

quella natura , & virid ha vna parte minima quale hanno curte

l'altre parti in ſieme quanto à bagnare , & raffreddare, riſcal

dare , & ardere. Ne perciò che l'anima pallando, per diuerði luo .

chi paia fare diuerfi effetti; come vedere andare ,& fimili,queſte

tali virtù ſono in ella anima per le lola , mà eſcono della metà

del corpo. Ilquale perche è fabricato variatamente,pallando l'ana

R ma
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ma per cotal varietà , opera variatamente inſieme como il corpo

fi come fa un'organo ilquale ſe ben ſuona come yno ſpirto ſolo ,

cioè come yn vento , quero aere introdottoji niencedimeno con

tutto che la folo vnofpirto , fà variata voce , ſecondoche troua i

corpi vari. Et coſi tante voci , &ſuoni, che fong. nel mondo,turce

ſon farce come vn'aer ſolo ; non per l'aere habbia inſe tanta varie

rà di voci , &effetti ; ma è poſlenie a farla hauer adaltri . Nella.

medeſimamaniera l'anima noſtra in fe non hà queſti vari effetti ;

mà è ſufficiente , a fargli hauer ad altri in cole ordinate à lei ; Co

me vedere andare , & limili . Ei l'aere non vede l'anima , & non

hà alcuno effetto in quel modo che ella hà co'l corpo , colqua

le fà queſti effetti , mà gli fa daſe ſtella ., & più facilmente, per

che è diſciolta ; & ellendo diſciolta, è leggieriſſima, & la cola leg

gi era li muoue più facilmente che la graue. Però l'anima, è più

veloce fuora del corpo : come per elſempio li vede il vento ,& il

tuono perche è [ picto più veloce,e tutto quello che può capire in

fe è lo ſpirto , ilqual capiſce tutto il Cielo, e la terra ; mà, il car

po nel ſuo corpo non può capire in ſe vn'altro corpo , per la di

uerfirà ſua ; doue lo ſpirto non ha in ſc corpo , & perciò può rice

uere le coſe corporee ,& ancora le incorporce ; le corporee ; per

cheegli non occupa loco , & elle occupano ; perciò ponno -fare:

nel luoco dello ſpirto, non ſi però che pollano ſtare in vnloco che

fia occupato da vn'altro corpo ; le ſpiritali , & incorporee perche

non è occupato dalcorporale, e fuori del corporale, ogni coſa è:

{ pirito , e lo ſpirito ne lo ſpirito, può vedere tutto lo ſpirito; per

che non eflendo occupato dal corporale vede cutte le coſe , cioè

corporali spoiche paifa fuoriper la parte corporale. Es perche lo

{pirito non abbandona lo fpirito, però ritorna allo ſpirito, & por

ta tutte quelle coſe vedute à ſe , quando che à arriuando troua

il corpo , cioè l'occhio, & ſopra di quello le ferma ; perche ha ve.

duto coſe corporee , le rappreſenta alcorporeo .; cioè à l'occhio ,

per ilquale le riceue; & perquello giudica , perche ſono fimili à

lui voglio dir corporee . Ec percheſonodue coſe in vna , hanno.

due parti in le ; cioè corpo, & fpirito, & percheinſieme ſono ope

ranoinſieme ;,lo ſpirito, per lo ſpirito ,& il corpo,per locurpo;&

lo ſpirito per il corpo, & ilcorpo per lo ſpirito. Lo ſpirito per lo

corpo, perciochemena le coſe corporalı .Ex. ſono menare più per

lo ſpirito , però che il corpo ſenza lo ſpirito ,non può tirare à le

alcuna coſa; che volendo traherla biſogna che la tragga per lo ſpi

zito,ò per meglio dire per lo voto del ſpirito, cioè ſpiritualmente.

Imperciò
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Imperciò che lo ſpirito non puòtrahere à ſe vno corpo ,corporal

mente ; mà ſpiritualmente. Et queſta è la parte , che opera lo ſpi

rito nelcorpo. Ne lo ſpirito opera il corpo, per ritenere lo ſpirito

à fe ,e per conoſcere lecoſe fimili ſe, & per farle intendere a lo

lo ſpirito. E quiui a conoſcono legroſfezze delle figure per la di

ſtanza , lequali poi fi tagliano al trauerſo , perchel'occhio è di

quelle lince trauerlo , e ciaſcunataglia in ſe medeſima;& per

quelle iſteſſe lineeche vannoal vedere , le riportaà fe , & dentro

quelle linee , pigliando di quella cofa . Doue poi tagliano quelle

linee, pare minore , & maggiore, ſecondo che più fpetie piglia

nello trafuerſarſi, mà ò d'apprello , ò da longiall'occhio , ſempre

le coſe vedutene i raggi ſi cagliano ſopra il ſuo dritto; perche loc

chio è dritto ; & trauerfo , & torto in tutti i modi trauerſa i ſuoi

raggi , & per lo ſpiritali vede lo ſpirituale . Imperò che niuna coſa

occupa lo ſpiritale ;poiche lo ſpirito non ha in ſe parte di occu

patione; & però ſubito cheè vícito dalle coſe corporali vede tutte

le incorporee, non vi eſſendo dinanzi le corporee; ma perche la

parte corporea non è ſua, perciò da quella è l'occupato , & per

quella ritiene il vedere nell'occhio . Et biſogna che quella cola

chepuò capire in ſe porga cutte le coſe in quella che non le può

capire . Mà perchehabbiamo à trattare minutamente dei raggi.

e dell'occhio farò fine di diſcorrere della ragione del vedere.

D i raggi del vedere. Сар.
VI.

Raggi del vedere , che ſono quelli che partendoſi da l'oc

chio vanno pigliando tutte le particolarita de gl'oggetti che

ſi vogliono dipingere , comeſono le piante , & gl'angoli, le

emincnze , le profundità , le latitudini , gl'interualli , le altez

ze , le groſſezze, e generalmente ogni altra parte che li habbi

da rappreſentare ſopra qualunque muro ò tauolache li ſia in pit-,

turafacendo fine , e li reſtando gl'interiori da gl’efteriori , ouero

ſuperficiali della veduta della cola , ritornano per directo à l'oc

chiod'onde fi partirono : di maniera che i raggi eſteriori , ha

uendo nella ſuperficie d'ogn'intorno pigliato dell'oggetto, ſi con

giungono in quella formainſieme con la ſua profondità , & emi

nenza à l'occhio , cioè al panto con gl'interioriraggi, facendo iui

angolo. Ilquale come diceEuclide nell'ultimo la doue parla della

proſpettiua, ſecondo che gl’ogetti appa:onomaggiori, fornano

nell'occhio angolo maggiore, & quelli che appaiono minori, mi

R 2 nori,

I



260 L I B RO ' ,

nori, & gl'eguali eguali. Et lc dinerſe particolarità che ſono nel

l'oggetto cauſano diuerfi raggi, iquali tornando à l'occhio for

mano diuerli angoli; pec ilche l'oggetto viene veduto iſpedica:

mente ; percioche come ſi puòcomprendere, è occupato gagliar

damente dal vedere per diuerſi raggi ; li che l'hà quaſi, come co

la ſua ; & mallime quando l'ogettonon appare molto grande .

Er quindi al vedere i raggi che vanno alle profondità più balfe ap

paiono diſopra, & quelliper dinanzi , cioè nell'eminenze , &ala

tezze, più alti ' ; & alcuni ſi fanno tutto.vno , perche l'un termine

del oggettooccupal'altro, ſi come ne gl'altrimodidi eſtendere i

raggi .Madi ſotto al terminedelle profondità iraggi pareranno

ſempre più alti che i primidelle eminenze. Per ilche alcuniraggi,

eſſendo più lunghi ,& altri più corti quando ſono tagliati alluoco

deſtinato; vengono à cauſar diuerſi: effetti di perdite di ſpanj, &

eminenze . Onde ne naſce tutta la ragione delle uiſte mentite ,

come li dırà alſuo loco. Et perche lutti gl'oggetti paiono venire:

per la piramide all'occhio partiti dai raggi per ciaſcuna fua para

te , tanto efli ſaranno più piccioli'introdotii in pittura, quanta

più i raggiſaranno tagliati vicino à l'occhio , & ſaranno applicacii

alle lontananze ; tanto più perincontro grandi, quanto più farans

no tagliati vicini ad eſli; & queſti -applicano alle vicináze benche:

per le picciolezze ,& grandezze d'vna medeſima coſa ci ſia vn'alo

tro ordine che al ſuo loco ſi fara paleſe.Tuttiqueſti raggi s'inten

dono in due modi, vno per ſignificare come diciamo hora,&l'alto.

tro per fare; & chiamali linea laquale rappreſenta , la ſignifica.

tione del raggio, & la dimoſtracione figurata delle coſe con mate

ria ſottile', li che quaſinon occupa loco. Et quindi naſce che l'oc

chio non può vedere vna coſa. laquale sia curua, & venga à paſſa

re per vna ſola linea , cioè perche perde la formal viſiua corpo

rile , fi che volendola vedere, è neceſſario , che ſia compreſa da

duelinee almeno . Imperciò che piglianocal quantità, in modo,

che l'occhio è ſufficiente à vederla , perche ogni coſa grande , è :

compreſa da più lineeviſuali. Mà quelloche non li puòvedere è

come dice Euclidenella terza ſuppoſitione quelloche a: pena
G

può vedere , parlo delle coſe viſine , che con linec formalmente:

s'introducono à douerli ſcortare. Er d'elfi raggi vno alle volte:

paiſerà per due , & treluochi particolaridell'ogetto geometrico ,

& proportionato; ſi che per quella linca ſola l'un occuparà l'al

tro dimodo che in pittura non potranno vederli, fe non per co

gnitione delle ſue circonſtanze con la idea penetrante . Es ciò inn

tenda
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gendo di quelli, doppò la prima che vienedal raggio, & decellere,

primo termine, & la primaſuperficie balla per quel dritto.

Dell'occhio igromento del wedere i noggi. Cap. VII.
.

Sfondol'occhio tutto ilfondament
o

della proſpectiua, poiche

Senza lui ella non potrebbe eſſere , viene perciò da proſpet

ciui dimandato centro , ſegno,punto ,terminc , & cono delle

piramide, che li ſuole comehabbiam detto fare fecondo la for

ma, & baſa dell'ogetto nel vedere. Per cominciardal primo è det.

to fondamento della proſpettiua, perche per lui ſi fanno i due

vederi il naturale, & rationale, in quanto che à lui ſemplicemente

vengono per liraggi, le ſembianze dellecoſe vedute , & quelle ri

ocue ; rationale perche in olere conſidera la ragione,& l'effetto

del vedered'onde ne vien deriuata la proſpettiva , cioè arte diſa

per vedere,& lopra lui G formano i primielementi dell'arte. E det

to centro , perche à lui concorrono tutte le linee delle bafi, & cir

conferenze degl’ogetti,non altrimenti che quelle dal circolo al

punto . Et di qui viene ancora detto ſegno, perche egli è vn deter

minato loco da cui tutta la ragione della cleuationede icorpi , &

loro eminenze profondità , & perdite li vengonoà riſulcare co'l

mezzo dellecoli che dipédono da lai,e detto termine,imperòche

per lui ſi determinano tutte le coſe della pittura , & tutte quelle

che ſenza l'ordinatione di ello termine fono fatte , non poſſono

eſſer buone ne giuſte , perciò che non ſono ordinateà vedera non

eſſendo diſpoſte ſecondo il vedere per li raggi ſuoi, iquali ſi eſten

dono dal'occhio per di fuori per tutto. Però quelli che operang

feriza ordinartermine, cioè occhio al quale ci habbino à rifarire

taite le hgurc, & ſuoi membri certamente non ſono degni del nu

me di piciore., ma G bene impiaſtratori, diſtruggiror de colori, &

ammorbamento de gl'occhi, & confuſione delmondo.Ecche ciò

fia di neceſſità, & a habbida tenere per oggettoprincipale, & lo

ftantiale dell'arte , egli fi vede chsaramente ;che ſi, come tutte le

coſe che G vedono di riferiſcono ſecondo i lor colori , & forme à

l'occhio, coſi tutte quelle che li hanno a far vedere voglionomo

fraril medelimoeffetto , altrimenti non è poſſibile che li veda al

cun corpo ſia pur in qual geſto , & collocatione fi voglia . Of

queſte ſono le probabili pitture ,& per conſeguenzaquelle chedi

queſta ragione mancano lono mer probabili; mà quelle poi che

fon priue, non ſi pollono anco chiamar pirrure ,ma ſolo con

alione , & empiaftro fatto à caſo, per gettar il teinpo , & la rob.

ba
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ba
per acquiſtarfi poi dishonore, &co ſimili maſcare,offendere gli

occhi purgati,nó altrimenti che faccia vn vaſo ferido il muſchio ,

od'uno frutto fracido i buoni. E ancora dimandato poi l'occhio

cono della piramide, perciò che curco quello fpatio che è tra l'og

getto è le linee ouero raggi eltéti delle parti eſteriori del'oggetto ,

alla punta della piramide, palla , & và à finire in ello , li come in

punto ouer cono di ella . Per ilche iu tre le ſembianze delle coſe

vifte finiſcono l'occhio , li come à quello che della cognitione,

ſecondo le forme ſue, hà da dar con lo ſpirto il giudicioacciò che

di nouo ne poſla partorir di ſimili a quello . D'onde coloro

iquali hanno gl'occhiefTercirati ad ellere coni di coſe belle , e ben

facte ; & che a l'éllempio di quelle, cercano dar il moto dell'ope

ra , cioé della rappreſentatione di quelle , ſono tenuti valenti pit

tori, per ciò che hanno' talmente l'occhio attoà riceuer le coſe bel

le che le brutre rifiutando,non poſſono fe non partorire coſe bels

le. E per il contrario quelli che non hanno il inodo di rappreſen

tare in figura , non ſanno ciò che ſi veggano , le è bello o brutto

ſe non per vna certa via naturale, qual è delprimo vedere , & del

l'altro di ſopra detto . La ondene Tegue che non poſſono troppo

bene trattare internamente della verità , & effetti della proſpettiua

& ragione di faper veder le cole e quelle rappreſentare, & le mi

gliori nella pittura eleggere,& diſegnarle con quell'ordine che

porge l'occhio ad eſempio di quello con il quale trahe à ſe rurte

le fembianze, & forme; come più minutamente diremo più auan

ti : Soleua Michel Angelo quel grandisſimo ſcultore pittors & Ar

chitetto dire che non valeuano ne gli huomini tutte leragioni ne

di Geometria , ne d’Arsmetica , ne elleinpi di proſpettiva, len

za l'occhio cioè ſenza l'eſercitatioue dell'occhio in faper veder

& far fare alla mano . Et queſto egli diceua; aggiongendoui ,

che tanto l'occhio ſi può eflercitare in queſteragioni , che fola

mente co'l fuo vedere ſenza più angoli ne linee odiltanze ſi può

render atto , à far che la mano dimoſtri in figura tutto quello che

vuole ma non in altro modo di quello che ſe gliaſpetta per fpetti

uamente per vederlo . Così per l'uſo dell'ellercitatione fondata

ſopra il perfetto dell'arte , ſi moſtra quello in figura che non poſ

ſono quanti profundiproſpettiui fono; ben che chinon è ne Ġeo

metra ne ellercitato nel diſegnonon può conſeguire ne penetra

re ne eſprimere con le ſue ſpeculationi, diuifioni, pruoue, tagli,

& ſimilinon lo può medicacamente fare . Perche tutta queſt'arre;

per dirlo in vna parola, & tutto il ſuo fine è di ſaper dilegnare tut

co
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ni ,

to quello che'l vede con le medelimeragioni che ſi vede . Et nel

diſegnare occorrono certi tirr cauſe, & ragioni ne i corpi huma

che non ſi pollono penetrare ne ſapere da altri che da quelli

che operamo con ragione, come frà gl'antichi fùPanfilo, Pirago

ta , Platone, Archimede, Euclide, Gemino, & altri; le cui opere

danno legno della intelligenza che di ciò haueuano. Et moſtran .

do con quelle le ſortilı difficoltà della proſpettiua , folamente lo

do per certo vſo , & continua eſſercitatione intelida i ueri pictori.

manon già da proſpettiui , &mathematici, ſenza diſegno. On

de ne èuenuroche niuno ha trattato di queſta proſpettiua , mal.

lime grammica che li aſpetta al pittore ;má in certomodo genc

rale ditutta la facolcà, laſciando il penſiero di leuar la ſua lorte à

glaftrónomi , ſcenografici, ſpeculari, fiſiologici, ottici , pittori ,

architetti, ſcoltori,& parimenti a quelli , che fanno gl horologi

da ſole , & che miſurano il mondo dall'oſſeruatione delle ſtelle.

Adunque non ſi inarauigliarà alcuno , ſe io trattando della pro

ſpettiua del pittore, cioèdella diſegnatrice, ſecondo i perfetti cor

pi, & geometrici , non farò mentione di certe cole , cheparlando

in generale di tutte li douerebbero toccare. E perchel'occhio non

vede ſenza diſtanza, conſequente è che hora ſe ne ragioni.

Delle diftanze.
Cap. VIII..'

Olendoadunque dipingere alcuna coſa ,dico chenon la pud

vedere ſenza diſtanza ,cioèſenza(patio frà l'occhio , & laco

fa , che ſi vuol vedere Perche ſe la cola coccaſſe l'occhio non

fi potrebbe vedere , non eſſendoui atia frå mezzo . Et ancora ſe

lontana la coſa non li potrebbe vedere ; perche vo

lendo far caderevná coſagrände in vnapicciola , biſogna face che

quella diuenga picciola. Se adunquel'aria vuol far vedere vna

cola grandeà l'occhio , è veramente l'occhiola vuol vedere ; bi

logna che la tiri å ſe mediante l'aria ei raggi de l'occhio. Perche

volendola vedere , biſogna chegli concorra l'occhio corporale ,

& lo fpititale , & ' la coſa vedura , cioèl'oggetto. Ben dico poiche

li come nelle diſtanze corto,& obruſe, le coſe paiono trabbocare,

& caderci adolfo, & fare effetti dildiceuoli , per incontro le trop

po lunghe , & acute al viſo non danno forzialle opere , & furano

troppo la viſta ; ſi come troppo ordinace. Per lequali due coſe ſo

pra tutto ſi ha da eleggere vna diſtanza conueneuole, laqual ſarà

che la perſona che ità vedendo ſtia lontana tre volte ranco , co

Q 4
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folle troppo

me
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me è alto l'ogetto, ò facciata che ſi vede, eanco nelle tauole , d fire

gure li ha dapigliare la diftanza trovolte canto,quanto è alta la foi

gura per dirlo coli per ordine, delquale nel fequente libro aperta

- mente dira . Queſtadiſtanza è la più proportionata d l'occhio

chein tuttele opere fa potla' fare; & perla quale tutte le coſe di

pinte, appaiono nella più gratioſa maniera à l'occhio , che poſſa

ellerne gleſtremi. Etpercheqſta riſolutionc tà-ne l'intelleito di

colui che opera ; non ſtarò qui a renderne la ragione, con lunga

dichiararione di parole. Solo dirò conformandomi co'l parere

di Baldaſſar Petrucci, & Raffael d'Virbino , che volendo alcuno din

pingere facciate con la ſtrada ſtretta, & porticioccupati da mura,

nan è tenuto per la difgratia che ne riſultarebbe , a rapprefentar

quelli in piccura ſecondo la diſtanza pigliata dalle mura,mà debe

be rappreſentargli ſecondo una diſtanza , imaginara molto mag:

giore. Perche le coſe dipinte , non parendo veramente Copra quel

muro è ſuperficie ; ind in parte molto più lontana per l'eſtenlione

dei raggi verranno à riuſcic gratioſe, & belle ;douele prime ſareb

bero ſtace cadenti , & trabbocheuolti Queſto modelimo effem

pio può feruire à tutte le altre coſe , comecapelle, volte, ſále, & fi

mili. Vogliono ancora i pittori vecchi., che le vedute delle pittu .

re per le ſaleò altri luochi Giano all'entrata, ouero alle longhezze

del luoco quando che èconueneuole; ma quando è troppo longa

cgli è ragione,chela diſtáza nó li tiri tanto al termine vitioſo; cioè

verſo à qllo che per il troppo fa perdere i due effetti del veder il di.,

fegno, & ilcolore vgualmencegenerádomolt'aria intrapoſto.Tali

elperienzefrà i pittoriche ſopra di ciò hånocófiderato che ſenza

ģlla fa polfano formare tutte le coſc,& tuttavia paiono giuſte,e fac

- te có ragione; & trouare queſta diſtanza detta di ſopra,comepid

sara , & bella in tutte leopere ; econoſcere per queſte doue la G

troua , & perciò giudicare quali ſiano l'opere belle,& alcre fimili

meraviglie di non pocaconfideratione ciha introdotte l'uſo della

diftáza checerto da pochi ſono ſtate gutate.E que'pochiche l'ha

no inteſe,& fpeculate, non le hanno perd ad alcuno inſegnate ne

ſcritte , laluo Vincenzo Foppa , Andrea Mantegna , Leonardo , &

Bernardo Zenale, delle cui opere ſcritte diman loro oſcuramen ..

tc., però io nc hò allaiveduto .
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Cap. ix .

L

De l'ogetto.

Oggetto , ilquale non è altroche la coſa che cisi para avanti,

& vedeli diqualunque grandezza fi voglia, pur che non dia

cofi picciolache non ſi poſſa vedere ; non puòmai nella pic .

tura eſſere più verſonoi di quello(patio che tiene la diftanza or

dinata nel precedéte capitolo. Et ſe alcunovi finge altro-oggetto;

erra grauemeente , perche egli non vi può ſtare ; perciò che con

viennella pittura , che quella primacoſa che ſi vuol fingere nel

parete , d tauola ,lia ordinaca di vna conueniente grandezza; ac

cid che tutte le altre coſe alla ſua norma habbiano la loro debita ,

& à quella corriſpondente miſura. Et queſtaprima coſa diman

dafinaturale,& và inmaniera inſtituita che ella rapprefencellere

giuſtamente tirata alprincipio del fine della diſtanza che si è pi

gliato, & da qui in là , cioè in dentroLecondo la eſtenſione delle

linee , ouer raggi, cutte l'altre coſe ſi minuiſcano. Percid che de

l'oggetto , ouer coſa naturale , innanzi ogni coſa ; conuien chef

minuiſca , & da indı.inquà non può fare niente ;eccetto che vo

lendoui fare alcuna coſa., biſognarebbe porui , rompendo la pri

madiſtanza , il ſenſo, & l'ogetto primodellemaggiori, tal che fi

facelleminuir quello che era principale , cioè parer iminorc. Pero

che mouendoſila coſa dal luoco più in quà , ouero più in là ſem

pre minuiſce, o creſce. Ec però facendo di quada l'oggetto natt.

iale , & fine della diſtanza alcuna coſa , conuerrebbe, come hd

detto, farlamaggiore del naturale. Ma queſto non è nel vero , &

non eſſendo nel vero ſarebbe falſo ; ma ponendo il vero prà in

quà , quelle di là già fatte grandi, come il naturale , perdono ,&

diuengono minori del naturale, & paiono maggiori,perche Iono

più verlo noi, ma non paiono peromaggioridi quello che ſono ..

Et:ſc ancora ſono più appreſſo,queſte pareranno ancoramaggiori

dell'altre, ma non parcranno mai maggioridi quello che lono .

Ortutte queſte coſe li poſſono fare , perciòche la diſtanza. ſi può

far maggiore,& minore quanto ſi vuole ; &cioè , perche da toc

chio alla cola.viſta ,frà quel termine , per curto è quellacola , &

doue ragliaſi oucro G trauerfa.quello fpatio ,la-cola diuencamag

giore, &minorefecondo che li vuole ;mà la vera diſtanza ,deue:

elſer quella che è introdottacome hò decco ; &queſto fà ellerin

corrotubile; acciò che l'oggetto ordinato co'l ſuo debito ordine,

aon habbi da portarli in qua, ne in là , à guita di vagabondo . Tal

che queſte cole vanno beniſimo. ellaminate da principio aundi

cbie ,

1
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che ſi operi , ò facciali coſa alcuna ; & cofi conſiderar le perdite

de gl'oggetti,che poſſono occorrere, poi de gl’acquiſti,nonnepor

fonohwerecome di quà habbiamo acuertito . A che fare bilo

gnamolto bene inſtituire, & con ordine al ſuo'taglio , ouer linea

dello ſcorto , laquale dimando io quella delle facciate , & tauolo

cateca,e perpendicolare laquale fa tutto il giuoco , ſi come quella

à cui li tiranotutti i membri, &corpo, doue nc diuéta la fcortata.

Dell anoptica prima villa , ouer linea reale , obor Soprana.

- ::
Cap :

el'l '

H

2

Auédo delle prime coſe neceſſarie alla grammica proſpettiua,

che à noi pirtori s'appartiene diſcorſo,ſeguita in queſto luo

co che della prima lua vedura , cioè di quella che s'inalza

ſopra l'Orizonte, onder media,è diritta linea a tratti. L'officio fuo

principalmente conſilein conſiderate tutte le parti de l'oggetto

collocato per dilopra all'Orizonte; ſi che ella co' ſuoi raggi con

duce ' quelle al taglio ouer linca del taglio , o ícorto & quindi, ſe.

condo la collocatione del corpo , fa le parti profondee poſteriori

ſcadere da ballo, e le più eminenti alle volte reſtar di ſopra alle al

tezze , d'onde fivengono à generare le perdite gl'acquiiti, le cadu

te i rimbalzi delle membradel corpo introdotto . Queſta linea

Anoprica fi come comincia nel centro cioe nel principio della di.

ftanza, ouer occhio , o punto che ſi voglia chiamare ,coſi à quel

lo ritorna per tutti i ſuoi raggi ouer lince chehanno congiunti cut

ti i termini del corpo perfetto . Ec però puoſli tagliare doue ſi vuo

le , mà il vero taglio però è ſopra la cateta linea ,alla quale finiſce

ouer comincia la diſtanza contro all'occhio .

Dell'ottica ſeconda vista ouero linca reale ,da media retta . Cap. X I.

A ſeconda viſta reale della Grammica e quella che é più vici

na all'oggetto : fiche le parti dell'oggetto ſuperiori apparteh

gono alla viſta ſopradetta & le inferiori alla Catoptica. Que

ſta vi ſta adunque nons'incende in altro chein quella per cui curti

i corpi principalmente ſi attingono coſi co' ſuoi raggiouer linee,

per tutte le ſue parti , come per la ſoprana e baſla ; & perciò li di

manda diritta . Per ciò che partendoli dall'occhio fermamente,&

aggiongendo alla più vicina parte dell'oggetto, quiui termina, &

cagionache le più alte lueparti & le più baſſe& profonde fi ven

gono

L
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gono , á perdere & cemare ,& l'eminenti ad occupar le concaug,

e le larghe le ſtrecte ; facendo sfuggire e creſcer eſſo oggetto perin

teruallie (patij,per lei e per altrecauſare nel cateto dal ritorno de

i ſuoi raggirdichene naſcono le difficoltà )& anco la forza, & bel

lezza dell'arte, facendo vedere comenon ſipuò nella pittura fare

pur vn membro che si poſſa miſurare ſuperficialmente, ſe non con

quella ragione con checgli fù introdotto à sfuggire, & fcortare

per ogni verſo. Parte che malamente da molui è intcla per non

dir da pochi.

DellaCatoptica ,serza niſta ower linea reale , &- baßa. Cap. X II.

! A terza viſta è quella che tutte le parti per daballo dell'ogget

to introdotto per dipingere , và co' ſuoi raggi attingendo,&

Je mena al taglio : & cofici fa vedere ſe è per daballo , cioè ſot

to l'occhiole parti poſteriori leuarfi ,& le anteriori abbaſſarſi; &

per le vguali,quando l'ottica attinge vn corpo per di ſopra rende

ſe profondità ſegnenti ſole piane , coſi dauanti come per di dic

tro , & poi le più alte , comincia à guiſa della ſuprema a far di

ſcendere le polteriori & inalzare le anteriori, & alcune eminenze

ſuperar le altezze. Er cogi coi ſuoi raggi ſi congiunge à quelli più

alti della centrale ouer media ,la quale con la ſoprana poi li con

giunge !. Si che poſſiamo comprendere ,che queſte tre viſte reali

s'intendono in tutti i modi ſecondo che gl'oggetti ſono o alti o

baſli, i quali per le lor parti allignate realmente portano al taglio

nel grado che glitrouano , ne più oltre ſi eſtendono. Perciò che

quel falcio , che h alperra al relto , lo laſciamo alle viſtementite ,

o finte, le quali benche in vero ſiano ſe non vna ſola , pure dalla

varietà dello ſcorcare, & dicortare, chi fanno , ſi poſſono chiama

re ſuprema , perpendicolare , ſuperiore nel cateio , media,& bal

fa , & oltre ciò dal fuo mirabileeffetto in fronte ,

N

Della primavista mentira ,fupremaperpendicolare. Cap. XIII.

Ella ſeconda parte della Grammica conuien trattare delle ui

Ite mentite ,& primadella ſuprema perpendicolare, laquale

conſidera le ragioni di portare le interfecationi al luoco de

ftinato per far lo ſcorto, che furono ordinate da prima nella cate

ta per le parti di ſopra: & coli ella ci rappreſenta in piccioli (patij,

le figure dal diſotto in lù nelle volte àperpendicolo , facendoci

vedere
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vedere leparti di Cotto in certo modo perfecte, & coli anco qadte

da di ſopra. Ma quelleche ſono al longo perlo più ſi ſcortano di

maniera , che queſta cal figura ſi dimoſtra più larga che alca , &

opera dentro queſta merauiglia, che la ci fa parerc grande, come

ſe coſi veramente folle. Dellaqual manicra é il Dio Padre , di ma

no del Pordonone in cima al Tiburio di Santa Maria in Campam

ynà di Piacenza ,& furono già in Milano quattro Euangeliſti, in

ŠantaMaria della Scala di mano di Bramante iquali di vedeuanno

Iedere con artificio mirabiliſfimo dal diſotto insù , & furono poi

cancellati quando tutta la chieſa , per commeſſione di certo Eco

nomoche non hauea guſto, di buone pittare fù imbiancata . Cho

di vero fù gran danno à ſpegnere col bella memoria d'arte , in

rredo che non fe ne veggapure vn minimo ſchizzo od -orma di

diſegno.

Della ſeconda ništa mentira obligua. Cap. X1111.

Veftaviſta -ouer ragione di lince,partendoli dal termine di tali

linee ci fa vedere à ſuoi luochigliſcortiobliqui, cioè quelli

che nelle volte delle capelle fi pollono fare non ne i quadri,

mà ne i ſemicircoli, & fimila; cometono i tiburij , ó le truine . E

quincı fà vedereal diſpero delle volte le figure ,& glateri corpi

giuſtamente, in piede come lo veramente non viellendo il volio

foffero. Si che facendo vedere il volto , non rompe in alcun mo

do quello per far parer la capella aperta al viuo Cielo , ouero con

altre finte introdotte come li ſuole.Qyettavia di ſcortare, e la più

più difficile che ſia, per che non ſolo biſogna far co raggi, mà

non biſogna pur d'un punto errare, come nel ſeguente libro fi di

cà, & le coſe cheſi fanno per alco, non ponno ftar à baſſo più d'un

palmo .Màperche intorno à ciò ſarebbe troppo
chedire , c pur

non ſarebbe inai troppo bene intclo , baltarà apportar alcuni el

ſempij diqueſta viſta mentità per maggior chiarezza . De quali

vno li vedein Milano à Santa Maria del Carmine , in vna capella

della vita della Maddalena , di mano del Zenale , il volto della

quale è fatto di quefta maniera, & hà molti Sanu allifi ſopra i cor

niccioni che ſono di mano d'Agoſtino Milaneſe . Vn'altro n'è in

Parma di mano d'Antonio da Coreggio d'un alcenſione della ver

ginecon terribili figure incorno,cheIcortano al medelimo modo.

Della
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Della teiza wiſta mentita fuperiore.
Cap. XV. ,

Erqueſta veduta tutte lefigure o corpi che ſono ſopra loc

chioli moſtrano per le parti da ballo , ò più , ò meno, ſex

condo che ſono in alco lopra la parete all'orizonte. Per ile

che le parti di dietro ſcaggiono , & quelle dauanu ſågliono in al

00 , & alcunmembro occupa l'altro . Ondefi veggonomerauiglio

di ſpatij grandiſſimi, ſpargimenti di braccia in fuori; perditedi

gambe, & fimili. Finalmente in queſte maniere di figure non ſi

veggonole parti perdiſopra ſe non in caſo che moltos'inchinaſ

fero per dauanti. Chi deſidera veder figure di queſta maniera

vegga in Milanonella ſtrada de' Marauegli, vicina alCaſtello vna.

facciata allaigrande di certe hiſtorie Romane, dipinta dimano

del Troſo da Moncia, allaquale è quaG-impoſſibile ch'altro .polla:

aggiunger giamai. Perche ella è miracolofifſima, coli per le fi

gure, come per l'architectura,& profpectiua cheè ſtupendiſſima.

Veggalianco di manodi Bramantinoin Milano- la facciata de'La

Fuadi andando verſo la portaBeatrice , & vn'altra del medeſimo

in Porta Orientale; & inSanta Maria di Bari,ſopra l'ante dell'Os

gano, & la teſta della Chieſa. Et vegga in Mantoua appreſſo del

Duca il Trionfo di Ceſare di manodiAndrea Mantegna. Lequali

opere tutte ſono fatte per ordine, & con intelligenza. Veggane

anco eſempio in SantaMaria delle Gratie di Milano, nel conuen .

tonelle telte de' clauſtri in molteHiſtorie ſopra l'occhio di mano

di Bernardo Zenale , & dell'iſteſſo le ante dell'organo dove è dix

pinta vna Annunciata in Santo Simpliciano di Milano .

LA

Della quarta vista mentita mezzanai.
Сар. ХІІ.

A viſtaouer linca mezzana s'intende quellacherendevn cor

po in maniera, che gli ſi vedano le profondit
à
da baſſo in

alzar
per di dietro ,& quelle di ſopra abballarí per di die

tro . Per ilche biſogna che in diritta viſta gli vada à riferire,in

qualche parte delcorpo, comecirca al mezzo . Quettaè laiman

co ſcurzata che fa ; & nondimeno confidera tutto il difficile, che

confiderano le altre. In questa è dipinta in Santo Franceſco di

Milano, la capella di Santo Pietro & Paolo ;di manodi Bernardo

Zenale ; & del medesimo , e di Bernardo Buttinone Milaneſe ine

telligentiſſimo di queſte coſe , nella medelima Città vna capella

della vita.di S.Ambrogio , nel Tempio di San Pietro Giellato

di
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di Bramantino yn Chriſtotolto di Croce ,parimenti quä inMi

lano, ſopra la porta della Chieſa delSepolcro ;& ſopra il tutto

di Raffaello inRoma, nelle quali hiſtorie tutte G vede il mezzo

l'alta , & la piana cirati all'occhio , giuſtamente ſicomchanno

fatto cutti gl'altri eccellenti.

Della quinta viſtamentira inferirore. Cap.Cap. XV11.

Vtte le figureche ſi veggono per diſopra, ò poco,ò aſſai ſopra

T

yna faccia , cioè ſotto l'Orizonte, da queſta viſta vengono

formate,& ella nerendela ragione, percheſiano coſi fatte,

Fà leuar loro in alto , & calare leparti poſteriori ,& le anteriori

Creſcere, & abbarlare : & per da ballo fà vederquello , che per

alto fà veder all'incontro la ſuperiore ,nel reſto ella-leguita l'or

dine delle altre , & 'hà lamedelima intelligenza ancora che gl'of

ferti ſiano diuerli :& in queſta viſta ſono le tre hiſtorie di Mi

chel'Angelo , dipinte nel Vaticano inRoma , cioèil Giuditio di

Chriſto ; &SantoPietro cirato inCroce, che cutieduc lono nella

Pauolina.

1

1

Q

DellaSestaviſta mentitaprofondaduerointrante .

Сар.. XVIIT.

Veſta viſta per tutte lefacciate ci favedere i corpi diſteſi per

terra in fcorto, coſi co'l capo in quà , come co' piedi in là ,

& ſono quelli che paiono totalmente entrare nelmuro,fa

cendoſi nel medeſimo loco, per eſempio, al dritto dell'occhio ,

cio che fà la figura introdotta per la prima viſta nellevolte à per

pendicolo . E diqueſta manieras'intendonoquelli cheſeguono

il piano, ſi che per d’alto non ſi poſſono vedere; mà ſolamente ,

per il dritto ouero per daballo, che miri le teſte delle genti, che

Ionod'intorno al piano ,èveramente in coloro che ſono ſopra i

monti, ò torri chemirano giù al baſſo;& coſi tutte queſte coſe fi

cauanoper cotali vifte, ò vogliam dirlince ; & ce le fanno vedere,

& neſonoper renderela ragione per quella medefima via , che

elle le inſtituiſcono mediante le Hellioni , elegationi , volgi

menti, riferitioni, profili, & ſimili , de quali lungo fora il dire ,

pereſſerecoſeoſcuriſſime à trattare . Balterà per leuar il tedio à

lettori moſtrarle chiaramente in pratica nel libro ſeguente.

Delle
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L

Delle fleßioni. Cap. XIX .

E fellioni dimando io quelle virtù , che porgono per le loro

particolarità deimembri icorpi,& proporcionari à gl'altri

corpipec traſparere k'una quantitàin vn'altra, come inparte

inſegnaAlberto Dureronel terzodella ſuaſimmetria. Ec da quc.

ſte poi con l'arte delle minucioni, di cui in parte s'è detto di ſo .

pra, ſe ne tranno gli ſcorti perfetti. Ma in quantimodi li faccia

noqueſte fleſſioni le può conſiderare da gl'atti del corpo huma

po . Perciòche elli li moſtranoalla noſtra viſta in piedi, diritti ,

per faccia., per fianco , per ſchiena ,& per obliquo , cioè in vno

acchio,& mezzo ; & ancoraper le parti di ſopra, & per quelle di

forto diſteſi. Di più li pollonomoſtrare in piedi curuati , per da

banti , in faccia , in profilo , in obliquo , &inſchena ; & curuaci:

perdi dietromedeſimamentein tutti queſti atci; & ancora per la

deſtra, ſiniſtra, đauanta, e di dietro. Finalmentedatutti gl'atti fi

denominano le fleſſioni; perciò chenon vi èmembra alcuno ,che

non habbi.biſogno della Hellione d'vn'altro per farli,con ragio

ne proportionalmente.Et per queſte fi fanno tutti i corpi in qua

lunque afro ſivuole,nondico già in ſcorto, cioè che lemembra

perdano; &acquirtino ,madico in loro proportione ; come ha

moſtrato Alberro indiuerſe teſte , & figure , doue chiaramente

con tal ordiae moſtra à portae vna quantità in vn'altra , &àfor

mar faccie, che sguardinoall'in su, & altre all'ingiù, in obliquo ,

& altre in faccia dalla ragion delle bafi.de i membri, & fimili ra

gioni. Onde Givede , che non biſogna ch'uno penli di far vna fi

gura ſenza fcorto propoţtionata,che non faccia flettere in quella.

della Virtù di quello che ſi vuolfarein profilo -leuandolo dalla

faccia,Òſchena ;& queſtialcridal profilo, non pofando giamai

l'uninembre pei di ſopra per diſocco-all'altro,Nelle oblique pa

rimente dalle oblique li.leuano, mà più certamente dalle bali.E

benche molte altreragioni, e vie ci ſiano ſopra di queſte fleſſioni

naturalımallime per transferirle in proſpectiua doue li gli vuole:

vnointelletto profundo ; nondimeno miriſoluo ditacerle per

hora, perciò che s'aſpettano più al diſegno che alla. ſcrittura , lai

cheſarà meglio.à pailare allalcuatione..

Prelle
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Della lewatione de'corpifopra la linea pianta. " Cap. XX .

luna legatione dicorpi fi può fare, fe non è diſpoſta in pro

flo, & moſtrata nel più cómodo modo in che veder li poſ

fa fupra quella linea ch'io dimando piana , cioè quella che

ddoppò iltaglio per di ſotto o per diſopra. Ebenche li potla far

in alcro modo pure leguiraſſi quelta .Hora queſta linea, e quel

la nella quale ſi contengono le baſi di tutti i corpi , che li hanno

da leuare; & ſecondocheella è bene diſpoſta, tale ci ède l'opera.

Şi che biſogna molto beneauuertire a catti i profil d'elle ;-accid

che habbbiano àmoſtrarlibeniſſimo. Perche queſta è tutta lara

dice, & il fundamento de i corpi, cioè della ſua pianta ; & quella

che nonlaſcia chenelle hiſtorie vn corpo occupi l'altro;òch'una

cofa fiponga doue non potla itare ; ne ch'uno li faccia più gran

de diquello che deueellere ; ke che i corpi paiano lolpeli in aria,

ò ficui lotro terra nelle caue ; ne ch’uno itonda le gambe, ò fac

cia pallo più largo di quello che può fare ne ſimili íconuenien

ze latcia jatrauenire. Mà co'l metodo , & regola di lei fi fanno

l'opere perfette, li che sfuggono per li ſuoi gradi curte lc cofe, &

cialcun corpo hà le ſue debite perdite , & acquiſti. In quette le

uationi li vedono in profilo molto grandi riſpetti à gl'huomini

le lontananze de gl'edifici, & le lor grandezze,& picciolezze fe

condo le proportioni di cutti i corpi. Per ilche poi eſſendo dalle

altre viſte leuate,& aiutare , come li deue all'atto del vedere , fi

moſtrano fenza pur vn faftidio , ò cimor d'errare perferre , & fe

non perfecte per altro almeno per queſta parte , nellaqual confi

ſte la primaforza dell'arte, nella quale Andrea Mantegna,& Ber

nardo Zenale,furono eccellenti . Er queſto la detto delle leua

tioni fotto cui ſi può confiderare tutto ilrimanenteche li gli ap

partiene . Hor facendo fine alla prospetriga , cioè modo di ve

dere,& cullocare le cole ſecondo la ragione,dirò alcune coſe del

l'altramaniera diproſpectiua baſtarda; acciò che non reſte intat

fa alcuna coſa di quello che hanno inſegnato i noſtri antichi , &

vlaco anco nelle loro opere .

Della proſpettiva in generale ,ſecondoBramantino pittore profpes.

114 0,0 archiesto. Cap. XXI.

SO

Ouuiemmi d'haver già letti in certi ſcritti di Bartolomeo chia.

mato alcune cole di Bramantino Milaneſe, celebratiſſimo pic

tore
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tore artenenti alla proſpettiua , le qualiho voluto riferire,& quale

inteſſere in queſto luogo ; affine che ſappiamoqual foſſe l'opinione

di coſi chiaro. & famolo Pittore intorno alla proſpettiua, nó imican

do in ciò la malignità d'alcuni , che tengono lepolte le fatiche altrui

per farne à ſe fteſi honore: ancora per adeſſo io nó mı riſolua di vo

Icr publicare vn trattato di prolpettiua che compilò,& ſcriſle da ſua

mano Bernardo Zenale nell'anno della grán pelte, & l'intitolò à vn

Tuo figliuolo , il quale io tengo apprello di me. Ben prometro di dar

fuori yna volta certa opera vecchia di Vicézo Foppa Milaneſe, nella

quale oltre quello che à di lungo, neſcriue.vn ſono anco gli ſchizzi

fatti con penna, li che ſi comprende quaſi tutto ciò che hà trat

tato poi in gran parte , Alberto Durero nella ſua ſimmetria . An

zidi quei , con ſuapace , hà egli cauato quali ciò che ne ſcriue. Per

ciò che oltre le altre belle coſe vi ſi veggono anco quelle teſte che

Scortano l'una per l'altra cioè ſono trasportate in quantita, le qua

li medemamente hà poi anco traſportato di peſo Monſignor Da

niel Barbaro nella ſua practica di proſpettiva nella ottaua parte , la

doue parla della miſura del corpo humano & della pianta della te

Ita . Mà tornando da capo ſcriue Bramantino che la Proſpettiva

evna coſa che contrafà il naturale & che ciò ſi, fà in gre modı , vno

con ragione , & l'altro ſenza ragione ma ſolamenre con pratica , &

il terzomeſcolaramente con pratica e con ragione. Circa il primo

modo che li fà con ragioneper eſſere la coſa in poche parole cóclu

La da Bramantinoin maniera chegiudico non poterli dir meglio có

tenendouili tutta l'arte dal principio al fine io riferirò per appunto

le proprieparoleſue,

Prima proſpettiua di Bramantino.

Cap . XXII.

A prima proſpettiua fà le coſe di punto , & l'altra nonmai, &

la terza più apprello,. Adunq;la prima li dimanda proſpectiua,

cioè ragione la quale fa l'effetto dell'occhio , facendo creſcere ,

& calare fecondo gl'effetti dell'occhi.Quefto creſcere & calare non ***

procede dalla cola propria ,che in ſe per eller lontana , ouero vici

na per quello effetto può creſcere& fininuire, ma procede da gl'ef

ferii de gl'occhi,iquali ſono piccioli,& perciò volendo vedere ianco

gran cola , bilogna che mandino fuora la ſua virtù viſiua , la quale

Li dilata in tanta larghezza, che piglia tutto quello che vuol vcdere,

& arriuando à quella coſa la vede doue è : & dalei à gl'occhi per

quello

L
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quello circuito fino all'occhio , & tutto quello termine è pienodi

quella coſa . Per ilchetagliandola in diuerſi luochi par maggiore &

minore, ſecondo il taglio che li fa ; quantunque non fi mouende

dall'occhio guardandola nel ſuo loco , ſempre pareràad vn modo .

Et par maggiore & minore per più riſpetti; prima per la coſa porta

ta , la quale tira innanzi , & in dietro . Onde mettendo la coſa ap

preſſo par maggiore , & mettédola da lontano par minore per quet

mezzoche taglia, & perche ſitaglia indiuerſı luochi pare maggio

re e minore, comeſi comprendeappreſſo di noi. Et queſtoprocede,

perche li ha la fantaſia douc fi taglia con quella cofap
ortata . Per

ilchepare maggiore vna coſa& minore,p eſſere appreſſo all'occhio ,

& diſtante da quello .Ne però quella li {minuiſce per effere lontana

ouero appreſſo , ma procede dallo ſtar dell'occhio, il quale piglian

do più omeno della coſa conſidera quella eſſere maggiore& mino

16. Perchequella che è più lontana mancone pigliae per queſtavia

fi pollono vedere& fare di molte belle coſe . Et lappiaſi che queſta

profpectiua , che ſi fa per ragione, mifura, & ordine fi eſſercita con

il ſeſto, & la rega,& con la regoladi detta proſpectiua , cioè brac

cia, oncie, minuti, pertiche & miglia . Et niuna coſa f. fà di cui nó

li fappia la grandezza appreſſo o lontano, & precifa ogni ſua parte .

Secondo modo di proſpettina di Bramantino. Cap. XXIII.

' Altra ſeconda parte ſi fa ſenza miſura alcuna cioè ritrando oue

ro imitando il naturale , ouero facendo di fantaſia . Di queſta

forte ſi trouano più pittori che d'altra , & però tenuti valenti

perche fanno fatica in imitar il vero minutamente& ſecondo quel

lo fanno delle fantaſic , ma pur nelle opere loro fi veggono di gran

di errori che non commettonogl'intelligenti della ragione delvc

dere & dell'operare come ho detto .

Terzo mododi proſpettiva diBramantino. Cap. XXIIII.

A terza parte ſi fa con la graticola,oucroin loco della graticola

ſi mette vnvetro fra'l pittore & la coſa viſta , & guadarli nelvc

lo . Et quelloche batte nelvelo fi và contornandoouero profila

do ſopra'l velo, ſtando fermo ogni cofa.Perche mouendoſi vna dela

le parti ſaria falſo poi tutto quello , che foſſe fatto, ſe non ſi tornar

comeprimaal ſuoloco.Et con queſta graticola ſi può farmaggio

*&minore la coſa che fiimita ſecondo che lei appreſlo elſa gratia

cola:

L

L
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sola cofi tira più indietro, hauen do vnocarbono di capoad vna că

ma . Etqueſto ancor chela difficile, èbuoniſſimo per ritrare,per

che fa vedere più chiaramente la coſa dubiola . Con queſta graci

cola ancora ma chci fori ſiano più larghi che alti quattro , o ſei,o

diece volte tanto , ſi poſſono fare di quelle fantalie chenel ſeguen

te libro fi diranno.

IL FINE DEL QVINTO LIBRO .





LIBRO SESTO

27 ,

DE LA PRA TTICA ,

DELLA PITTVRA,

DI G10. PAOLO LOMAZZO,

Milaneſe Pittore .

Della virtis della prattica . Cap. I.

ON èdubbio alcuno , che tutte le coſe ben compo

fte, & conuenienti frà fe, cioè che hanno le parti luc

corriſponde
nti

inſieme nel modoche con la pratti

ca verrò dimoſtrand
o

in queſto libro , doue appun

to s'inſegna à congiungere ella prattica con la thco

rica delle coſe trattate diſopra ne' precedenti libri ,

non apportino ſommadilettatione , & non dimoſtrino appieno

l'intento di colui che l'ha compoſte : & per il contrario lediſcor

danti ,& ſconcertate comc ripugnanti alla dolcezza naturale , &

alla chiarezza intellettuale,non portino ſeco grandiſſima diſgratia

offendendo egualmente ,& gl'occhi de gli ignoranti per il ſenlo na

turale, & gl’occhi de' dotti per l'intelligenza.. Douchabbiamo da

conſiderare , che ſi come la cópofitione è vna delle più importanti

parti che habbi la pittura , conoſcendoli per lei ella pittura pratti

camente dimoſtrata à gl’occhi noſtri; coli in lei tutto il collega

mento ,& abbracciamento delle coſe fi contiene; poiche ella è

quella ſola che congiungendo tutte le altre parti inlieme , riduce

tutto ilfaſcio dell'arte quali per ſe ſolo alla cognitione de' i mor

tali. Percioche con l'unione, & accoppiamento delle coſe che con

uengono , coſi naturali per imirationi , & eſperienze, come ma

tematice per ſpeculationi , & fondamenti filoſofici , ciaſcun cor

po ſi rende perfetto ſecondo la ſua natura compoſto , facendo

con grandiffimodecoro , con larga copia , & con giudicio mi

rabile vedere le inuentioni , & i loggetti che liſono compoſti,

con quelli debiti modi , comeſe naturalmente foſſero con deſtreze

ze ingegnoſe, & mille ornamenti, che non altrimenti rendono

quelle hiſtorie auanti gli occhinoftrilucide, & xaghe come fi fia il...

S 3 Sole
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& ac

Sole al mezzo giorno appreſſo alle ombre . Màquantoaiuto, & in

lieme quanta ſodisfattione ci apporta qucfta felice, & artificiofa fa

colcà ? poiche tutti i capricci, fantaſic , & gheribizzi che ſi ſciolgo

no dal capo fà moſtrare con tanto ornamento delle opere ,

creſcimento delle picture ordinarie, ſomminiſtrandocitanti vaghi

iſtromena che adornano coli i tempij ſacri , come gli illuſtri pa

Jazzi de i Rè; & inſiemenelle proprie hiſtorie tanti ornamenu ,la

uori, capricci, grilli , & tante altre circonſtanze, che appreſſo noi

altri pittoriaggrandiſcono ,& abbeliſcono i ſoggetti delle noſtre

pitture, non altrimenti , che Homero , & Virgilio con le lor vaghe

poctiche inuentioni habbiano inalzato tanto ſopra il vero , & ab

bellito quelli le guerre di Greci, & di Troiani,& queſti gli errori ,&

gli auuenimenti d'Enca , che già non furono coli grandicome da

loro ſono ſtati cantati.Chediremo poi delle ſignificationi ſemplici

per le quali ella inlegna, & moſtra in figura cuțita la natura ſua in.

legnandoci a comporre qualunque colaimaginata , d'onde ne na

ſcono cante bellezze de gli animi , & contenti delle imaginationi

per la compolitione che con quella li può fare delle inprelc, armi,

fauole, & limili . Facendo argomento che anco al pittore li aſpetta

dimoſtrare in figura gli ammaeſtramenti delle humane attioni per

cole naturalı ordinate à fignificare ſecondo la natura loro per mez

zo delle hiſtorie che dipingono ; in modo chenon pur's'intendo

no, ma ligodono , & vedono quaſi in quella manierache elle oc

corſero. Cole però che nella pittura ordinaric fi poflono chiama

se. Mà queſte altre dimoſtrationiſotiliſime percognitione pro

fondifime
per ſenſo, diletteuoli per effempio , & mirabili per lo

{plendore che porgono all'anime laggie, & veramente vertuoſe ,

non ſi poſſono cofi ordinarie chiamare;perchein eſſe biſogna che

riſplenda il viuo de gli lplendori celeſti, delle furie naturali, degli

ſtudi intellettuali,delle diligéże corporali,& delle purgationide'co

lori,acciochenó ſiano tenute per grotle pitture,mà per eccellenti, e

rare, nó per altro dipinte che per moſtrar di cótinouo per gl'occhi

à gl'animni la vera ítrada che Ghada tenereper ben viuere,& pallar

queſti noſtri infelici giorni facci di chiaro, & ſcuro, con timorc , &

amor diquel ſignore., la cui boncà volle formarci à ſembianza de

la diuiniſſima imagine fua ; accioche talmente compoſti , fi come

quelli che comprendeſim
o

tutte le coſe intelligibili, celeſti, & clo

mentari , porellimo difponerquelle co'l debitoma do ,& compor

re con le loro circonſtanze : fiche in queſto carcere tetro , & oſcuro

del corpo noſtro non faceſſero ftrepito , come fanno d'ogni hora,

diſcordando

1
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diſcordando ftà sd , & ſconſertandoſi,como ebredelle coſe di que

to mondo.

Pº
&

Dello neceßità della prattica. Cap. 2.

Oiche finalmente habbiamo datto fine ditheoremidi queſt'ac

te , reſta che in queſto libro io tratti de le compoſitioni , accid

che ordinatamente li vada procedendo ; moſtrando come,

in qual modo le coſe dette ne' libri paſſati conuengano inſieme,&

comes'habbino con ragione ad accompagnare. Ilche infommt

ſarà il fogetto di tutto queſto libro , nel quale d'altro non li diſcor

rerà, che del componere in prattica cutto quello che al pittore fi

aſpetta di farc, & gli può occorrere di rappreſentare, come già dilli

nel primo libro parlando di queſto genere, & ſue ſperic: non eſſen

do queſta prattica, altro che quella ragione con la quale le parti fi

compongono nelle opere di pittura;& perciò di tanta importanza,

& neceſſità in queſt'arte,che qualunque vuole ſenza le ſue ragio

ni, & aiuti procedere, & opcrarc, non è poſſibile, che poſſa far coſa

alcuna degna di lode , ne chc bene ſtia . Et le ragioni (ue ſi fondano

prima nella cognitione delle coſe trattate ne' libri precedenti; pe

rò come di fondamento nc hò ragionato prima. Doppò lequali

hò leguito poi di cratcare di lei , che ci inſegna ad accompagnar

tutte quelle inſieme con ragione, & giudicio. Si che vediamo che

al pittore necellanamente famcſtiero nella compoſitione delle ope

relapere il ſoggetto;& la natura dellecoſe che vuole accompa

gnare, ſecondo che ſi è diſcorſo diſopra . Mà ſempre nella compo

ditione li ha da oſſeruare queſto , che ſi fugga la ſoprabondanza

delle parti , & ancora la pouertà. Imperò cheda quella ne naſce

la confufionc , & affetrationc che ſopra tutte lecoſe fi hà da ſchi.

vare ; & da quéſta ne riſulta l'aridezza, & nudità delle opere, &

peròda ellere fuggita non menche la prima, attenendofi alla via

di mezzo con vaghezza , gratia , & maeſtà , & reggendoſi ſempre

ſotto il ſentimento dell'iſtoria , che di qui ne iraſce la buona com

pofitione, parte tanto principale nella pittura , che tanto ha del

grauc, e delbuono, quanto è più fimile alvero in tutte le parti. Et

sè purcin pacte alcuna ſi vuol variare,ſi ha d'auucrtire alla conuc

ncuoleza , & anco all'accreſcimento dell'effetto , ad imitatione de'

pocti, a' quali i pittori ſono in molte parti ſimili; malimèche coſi

nel dipingere, come nel poccare uicorre il furor di Apollinc, &

l'imo è l'aluo hà per oggetto i fatti illuſtri , & le lodi de gl'Heroida

S rappreſen
tar
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tappiefentare. Onde ſoleua dir’alcuno che la poeſia erá vna pittu

fura parlante , & la pittura era una poeſia mutola . Ancipare per

oon sò quale conſeguenza che non poſſa ellere pittore , che inlie

me anco non habbia qualche lpirito di poeſia ; & di rado s'è ritro

uato pittore , chehabbia potuto alcuna coſa dipingere, che ſubito

ancora non ſia ſtato indotto dal genio naturale à cantarla pura

inente in verſi ancora che per aucnturanon ſapeſſe leggere ne ſcri

ucre . Si come tra gli altri fa fede quello enimma dei dadidi Bra

mante, che coli dice.

V /ciran fuor da le lor tombe oſcure ,

oſſa di morti à la nouella festa ;

Figli di quci , che con lor lange in resta ;

Voltar la terra con lor ſpalle dure ,

Mostrando con lor ſegni le auenture ;

Et alle caſe d'or' fia la tempefta ,

siche la turba cupida èmoleſta ,

Conuien che gli bestemmij , e gli ſpergiuri;

Fin che barba di carne , e bocca di offo ,

A ſuenturati gli commandard ,

cb'ognun ſi faccia in veste d'occa un fogo ,

Allor corpo ſenz'alma chiamerà ,

Gli ſpiriti con veſti bianche indolo,

" ' Et ciaſchedun il coiro polterà ,

Et dolcemente canterà ,

“ Laudando Iddio che n'hd viui laſciati ,

Di poi verrá colui che n'ha creati.

Cofi ſi troua che il dotto Leonardo Vinci ſoleua molte volte poetare,

e fra gli altri ſuoi ſonetti , che ſono difficili à ritrouare , G legge

quello.

Chi non può quel che vuol,quel che può voglia ;

Che quel che non ſi può , folle è volere .

Adunque faggio l'huomo è da tenere ,

Che da quel che non può ſuo voler toglia ;

Però ch'ogni diletto nostro, e doglia ,

Stà in fine nò , ſaper uoler potere.

Adunque quel ſol può, che col dovere ,

Ne trahe la ragion fuor di ſua foglia,

Ne ſempre è davoler quel che l'huom puote ,

Sperro par dolce, quel che torna amaro .

Pianſi già quel ch'io uolfi, poi ch'io l'hebbi ;

Adunque
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Adunque sú lettor di queſte note

s'à tè nuoi eſſer buono , e à glaltri caro ,

vogli ſempre poter quel che si debbi .

Se nè leggono anco de gli altri gran pittori gimnolofiſti, come

furono il Buonarotti,ilFerrari,il Louino, & il Berneſco Bronzino,

Et da queſta conformità generale che diciamo trouarſi frà pittori ,

& poeti , nc ſegue anco vna particolare , che vn pittore hà hauuto

naturalmente vn genio più conforme ad vn poeta chead vn'altro;

& nel ſuo operare hà ſeguito quello, come è facile à ciaſcuno l'of.

ſeruarlo ne' pittori moderni . Perche li vede che Leonardo hà

eſpreſſo imoti, & decori di Homero , Polidoro la grandezza , &

furia di Virgilio , il Buonarotto l'oſcurezza profonda di Dante,

Raffaello la pura maeſta del Petrarca , Andrea Mantegna l'acuta

prudenza del Sannazaro, Titiano le varietà dell'Arioſto, & Gau

dentio la deuotione che ſi troua eſpreſſa ne' libri de' Santi . Ora

ripigliando il diſcorſo tralaſciato , oltre gli ſudetti auuertimenti

per ben practicare, conuien principalmente auuertire al punto dal

quale deriuano tutte le linee , chevanno dai ſuoi luochidella cir

conferenza ; ficome nel triangolo, nel quadrato ,nelcircolo , & in

tutte le altre forme. Et il punto propriamente è la figura princi.

pale che ſi pone in mezzo delle lopradetteforme. Adunque egli ſi

vuole rappreſentare ſolo in vna figura che ſia in ſe ritirata . Et in

vna linca che ha due punte nelle ſue eſtremità , le figure poſtcui ſo

pra vogliono guardarſi l'una verſo l'altra terminando nel punto

che è inmezzo. Nel triangolo che ha tre parte le figure porte ſo .

pra ciaſcuna d'elle parti hanno da guardarſi parimenti al punto ,

coli nel quadratoche hà quattro canti, coli finalmente nel circolo ,

quante figure li glivoglionofare d'intorno,curte hannoda riguar

dare al punto, ſicomeàcauſa principale , & principalfogetto dal

qual deriuano tutte le altre parti. Adúq; le principali figure voglio

noeſſere collocate nel mezzo, & tutte le altreparti vogliono ellere

collocate intorno.Di queſta natural prudenza fanno fede le prime

hiſtorie che ſiano ſtate fatte da' più rari pittori che habbia hauuto

l'età noftra ,come di Raffaello nelle loggie Papali invn grá quadro,

doue ſi accommodala theologia con la filoſofia, ènelmezzo l'Ho ,

ſtia Sacra ſopra l'altare co ' Dottori intorno , & dietro loro altre

genti che ſopra quelle diſputano. V'è ancora vn'altra hiſtoria do

ue fingeSanto Paolo in Atene, ilquale predica à' filoſofi. Ec dipiù

u’hà finto il monte Parnaſo con le Muſe, & i pocti , & Apolline

nel mezzo, li come regiſtro del tutto . Ne fà fede anco la pittura

del
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del Buonarocco,nella Capella Papale,doue harappreſentato Chri

to , che giudica i buoni , & irei nel mezzo, fi come principal ſog.

getto . In ſommatante mirabili opere, & tauole che ſi veggono per

il mondo , li veggono turto fatte in queſta forma da i prudenti ar

cefici ;i quali ancora nc'palagi ,ne le guerre , & trionfi hanno de

collocare nel mezzo de la ſcaramuccia il principe , come ſoggetto

principale, & trionfo ancora il Capitano vitorioſo. Nelle coſe

Laſciue li hanno da fuggire tutte quelle parti, che poſſono offen

dere gl'occhi de' continenti; ma vanno eſpreſſo in modo che nulla

di lalciuo li veda , mà li cuopra con deſtrezza ,& gratia . Che an

cora che molti arguti,& prudenti pittori tengano che non ſi poſſa

fare alcuna coſa , lenon vi fi framettono di queſti magiſteri,& acdi

laſciuicomehanno vſato Raffaello , Ceſare Seſto Michel'Angelo,

Leonardo, Giulio Romano,il Parmigiano,Perino del vaga , & curci

gl'altri eccellenti; nondimeno ne i luochi religioſi le facciate, &

tauole vanno collocate in modo , checonformino alla nobiltà de

gl'occhi, come farebbe à dire che le parti pofteriori de' caualli, &

altri animali non ſi vegganno dauanti, ma didietro , como parte

indegna d'elſer viſta, ma li gli faccia moſtrare il fronte,& li laicino

le parti che polono offender gl'occhi indietro . In ſomma curte

queſte coſe vanno accómodate con prudenza ; perche ella èquella

che dà il garbo ,& la gratia à tutte le coſe . Onde volendo far per

eſempio vn quadro che foſſe alco di proporcione ſeſquialtera ,a

douerà far la figura alta di proportionc leſquiquarta ,& ſe nelle

maggior iſtoric li creſcein grandezza fi hà da fareacutamente cre

{cerc lefigure poco più della naturale bellezza dellaviſta; per la co

denienza,che ha con loro ancora che l'hiſtorie ſiano in dupla tri

pla, & quarta proporcione. Qyeſta via però fi intende per le fac

ciase apprello; perche in quelledilontano biſogna maggiormente

vſar la prudenza proſpettica , & diſegnate, & abozzate con vna

longacanna', acciò che l'occhio le polla ben ſignoreggiare ,&ri

guardare il tutto ; & poffedendo le parti, anderà più apprello, dil

poncndo i membri ſuoi con vna canna più corta , ſi che la iſtorie

rieſca con veraprudenza eſprella. Ora elendoſi detto aſſaidi que

Ata neceſitadella prattica ,Teguiterò à dire delle regole della pro

porcionc, o poidelle altre comeleggendo incenderai.

Regole
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_Regole della proportione circa alcorpohumano. Esp. 11h

E membra hanno da eſſere fra di loro ſimmetre, miſurate , &

: ;

hgura yna teſta grande, vn petto piccolo, vna mano larga,vna

gamba più lunga dell'altra, & fimili inconuenienti. Per non fare

corali errori nella proportione , farà vtililima regola hauer nella

mente , & nella memoria la quantità , & miſura delle oſſa princi

pali in ciaſcuna proportione. Etnon facendo queſto , almeno è bi

ſogno hauere nella mente la proportione che hanno l'oſſa princi

palifrà diſe ; perche ſeconde la doctrina di Ariftorile , quello che

ità fillo , & ſi varia, & muoue poco ; miſura ò almeno dà la regola

de la miſura di quello che ſimuoue,cioe la carne.Perche l'olla non

G piegano mai;mà ſempre occupano il ſuo ſpacio conueniente .

Onde hauendo nella memoria la ſua proportione non li farà er

rore almeno grande in alcuna proportione di tutto il corpo,anco

ra che la carne, imuſcoli particolari, & le pelli ſi pieghino ouero

fi muouano. Et chi ſapede la proportione delle olla inſieme con

la proportione de' muſcoli ſarebbe ſignore dell'arte. Per fare voa

figura veſtita che ſia proportionata , conuien diſegnarla prima

ignuda con la ſua vera proportione , che cofi riuſcira Siminctra

ancora quando ſi veftirà poicon la debita proportione.Mà perche

molte regole ſi andaranno in diuerái luochi di queſto libro ,& ne

gli altri che feruono alla Theorica, inſegnando ;per regola gene

fale, dirò che a fare che gli errori nella proportione siano ſoppor

tabili farà bene far le mani,.& le dita più preſto longhe che correla

teſta più preſto piccola chegroſſa , che fù auuertenza di Lilippo ,

( ancora che Zeuſi faceſſe ſempre le reſte groſſe, onde anco ne fù

taiſato ) il petto più largo che ſtretto, i piedi più piccoli che gran

di, le gambe più preſto lunghe diſtinchichecorte. Che perciò ſo

no tolerate di cotal proportione in molti valenti huomini, perche

accreſcono bellezza alla belca,come li comprenderà anco più chia

ro nel Capitolo della prattica de lumi.Vn'altra regola della pro

portione ancora è, che ella ha il ſuo fondamento proprio non fo

lamente nella quantità coſi continoua come diſcreta , mà ancora

nella qualità ; & però è biſogno leruare ancora queſta ; & non fare

per eſlempio ad Eua nel Paradiſo le mani di vecchia, a Neftore , o

á Giobbe il collo , & il petto di Ganimede , a Narciſo le gambe ro

bufte di Milone Crotoniate ; & come vrano di farmolti , la carne

liſcia , & bella à chi bà la barba, & le ciglia bianchillime.Conuiene

adunque
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adunque proportionare il tutto di tal modo , che non ſia membro

vacante dal ſuo proprio, & condecente officio ; G che le membra

de'morti fi conuengano ne' morti fino à vn’ugna, & quelli de’viui

con ſimili altre armonie, che ſi debbono moſtrare in ogni hiſtoria .

Etguardandolidi non fare come certi pittori , che rubbano vna

mano del Moſe di Michel'Angelo,vn panno d'vna ſtampa , vn pic

de di Apolline , vna teſta di Venere , cole impoſſibili che conuen

gano tutte inſieme. Perche è regola certanon eſſere poſsibile, che

vnafigura fatta in vn' luoco ad vn propofito mai più ſi poſſa fare

in altro luoco per altro propofito . Contra queſto precetto è anco

il dipingere edificij, mentre che Adamo pecca nel paradiſo, come

fece Raffaello , per quanto moſtra vna carta fua tagliata da Marco

Antonio , o'l fare Città mentre cheCaim vccide Abello , & fimili.

Però tanto più li hà d'auertire all'oſſeruatione di queſte propor

cioni, perche anco i più ſaggi inciampano , & maſſime guardarſi

dal far figure che non ſeruino la vera proportionc, nel quale er

rore incorſe vno de' due grandi . Et quellaproportione tenuta da

Raffaello in quel quadro diSanto Domenico di Napoli , c contra

l'arte ; mentre che fà l'Angelo Raffaello di buona ſtatura, & Tobia

fanciullo che in quella erade acerba , & tenera non poteua veriſi

milmente far coſì lungo viaggio , & caminar tante miglia, come

dice la ſcrittura. Nelle hiſtorie ,& compofitioni di molte figure ſi

ricerca che'l pittore ſia vario nella proportione; perche la varietà

conſonante diletta per l'arinonia che in lei riſuona. Et à queſto

fine nel libro della proportione hò deſcritto varie maniere coſi di

proportioni d'huomini, di femine, & di fanciulli, comed'altre

coſe. Il qual precetto è generale per queſte parti della pittura, cioè

per lo moto, & per il colorare; perchein ogni hiſtoria, quantopiù

il pittore varia la proportionc, l'età , il moto, e decoro delle figu

re ; & quanto più è vago nel colorare , tanto più rende l'hiſtoria

diletteuole ; come eccellentemente hanno fatto ſopra tutti gl'altri

Raffaello , Polidoro , & Gaudentio , & de' Germani, Alberto Du.

rero Luca di Olanda , & Giouanni Mabuſio . La proportione del

corpo humano di diece faccie , e la più bella di tutte; & per queſta

ragione i ſaui ſcultori antichi faceuano il ſuo Iddio Gioue, che era

principe di tutti, di queſta proportione. Onde se'l pittore vor.

rà dipingere un'huomo di belliſſima ſiminetria , lò farà di queſta

proportione ; cheveramenteè quella che conuiene à gli Impera

fori, Rè , & Monarchi. Et di queſta proportione i pittori antichi

formarono le lor figure, come vsò l'alticro Parralio , per il gran

diffimo
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diflimo riteüo che daua'à loro,A pelle per la venufta, &Protogene

per la eſtrena dihgenza. Er fra moderni li vede per la maeſtà ,&

bellezza, iti Raffaello , per la furia, & grandezza nel'Rollo per la

eura', & induftria in Perino , per la gratia , & leggiadria -nel Maz

zolino, & per la fierezza in Polidoro . Doppo queſta , gl'antichi

considerando che la proportione humana di noue teſte , hà il le

condo loco neHabellezza , faceuano certi ſuoi Dei , Apollinc, &

Bacco di queſta ſtacura , della quale appreſſo di noi ſi poſſono di-.

pingere Santo Giorgio, Santo Michele , Santo Sebaſtiano ; & fimili..

Ma comeche Apolline, & Bacco ricchiedono le membra, & imu

(coli dolci , & foaui, accompagnati davna gracilità leggiadra , & :

delicatezza piaceuole ; -& molle , tuttauia Bacco debbe anco'ecce-

dere vn poco più, come quello che mena la vita nelle deltcie, &

nelle morbidezze in compagnia delle Muſe tutto il giorno, & Apol

line dee eſſere rappreſentato vn poco più fiero dimuſcoli per l'er .

ſercitio del laetrare , & nel reſto ambi hanno d'ellere ſempre gio-

uani, & belli. La proportione di otto teite tiene il terzo ordine:

nella bellezza , & diqueſta faceuano gl'antichi il ſuo Nettuno per:

ellere manco delicato di quella di Gioue.Con tal proportioneNero:

tuno , & gti huomini che ſidipingono in queſto grado di bellezza

richiedono lemeinbra compoſte con-vn pocodicrudezza; & rile

uamento, fixche imuſcoliG -veggano più profondi,& fieriche in

Gioue ; & di queſto modo ſi hanno da pingere gl'huomini com

muni. Laproportione di ſette teſte è accomodata per fare gl'huo

mini tobulti, & diſpalle ample, & membra rileuàte, comeloldati;

& altri huomini forti , & robuſti , quali conuengono membra

groffe, & mufcoli rileuati, & forti , che dimoſtrino cerribilità ,con

vn kirarſi all'alto ſenza ſcadere punto come fanno i corpidebboli ,

&vn legare di tutta la vitacótuiti i muſcoli principalicon gran fug

gimento de i piccoli ; perche queſti ſoli rendono il corpo fortilli

mo , & tremendo a vedere. Di che ſi vede miracoloſo eſſempio int

Roma, in campo di fiore nel palazzo di Farneli , in quelloHércole

fatto permano dell'eccellente ſcoltore greco,chiamato Glicone.

La proportione dell'huomo armigero , cokerico ; & Martiale ri

chiede le membra fra di loro compoſte crudiffine , & ſpiccate;

magre ; & tirate all'insù , come à dire le polpedelle gambemolto

alte , & lontaneda i taloni, & le ſpalle tirate all'insù , ſiche paiano

hauere non sò chedigraſſezza , non altrimente che Hercole : per

ilche pare che habbiano vn poco di gobbo. Oltredi ciò vogliono

Lauere del lungo, & del torto alquanto , &-le dita dellamano ; &

i piedi
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i piedihanno da eſſere grosfillimia'nodi, & ſottili à gl'interualli :

ben che ſiano lunghi , &liberi .Ecdi queſta manieradoueuano el

1ere le figure d’Apelle, di cui ſi diceche le faceua più che tutti gli

altri (carnate; & magre. E coli Plutone fi dipingeua con le mem

bra, & i muſcoli piùruſtichi ,& forti che Nettuno , & conſequen

temente più rileuati , apparenti , forti, & ben quadrati , ficheve

dendoglirendeuanononsò chediardice, & forza,nonaltrimenti

che ſiano i corpi robuſtiben facci , i quali per la fatica hanno rile

uati molto i muſcoli, come li hanno da fare icontadini,i galeotti,

& ſimili . Queta maniera ſeguitaua Michel'Angelo , ilquale ve .

ramentenacque perdipingere glihuomini forti robufti , & feroci,

e nongliAdoni morbidi ,dolci ,& foaui. E per queſto forſi non

volſe far lamano chemanca all'Adonc di campodi fiore inRoma

in caſa del Veſcouo di Norſia . Al corpo bello , comedi Gioue , o

di Adone , non farà il pittore membra ruſtiche, & fuora d'or

dine , come farebbono quelle membra di Hercole rileuate; mà

guarderá à vna foauità armonica dellemembrabelliffime, &deli

cate ſenza crudezza alcuna . Il medeſimo oſſeruarà in Chriſto ,non

però conmembra tanto dolci, & delicate,chenon poffano dimo

ſtrare la propria virilità nel migliore, &più bel modo che ſia poſ

fibile. Queſta iſteſſa regola tenerà nella pitturad'Hercole, cioènon

vimeſcolerà le membra di Adone dolciſſime,& delicate : però fù

digrandiſſimaeccellenza quella piccura antica , nella quale fù fin

to effer Meleagrò morto, doue quelli che lo portauano pareua che

fi affannaflero , & che ſi affaticalfero con tutte le membra ;& nel

morto non ſi vedeua membro alcunoche non facelle l'offitio fuo

di morto ; poi chetutti pendeuano ,& ſi abbandonauano. La pro

portione poididiece faccie ,che nel libro della proportione habbia

mo atuibuito à Vencre, conuiene a tutte le femine belliſſime. Do

ue è biſogno hauer gran conGideratione, chenella pittura per eſem

pio diVenere,o di qual ſi voglia femina bella , le mébra ſiano mor

bidiſſime,dimaniera che non ſi vegga crudezza alcunane ancora

fi accenni;&che non cadano,màſiano bene attaccate in modoche

non ſi dilatino, & non vi ſi poſſa in ſomma deſideraremaggiore

(encrezza; coſa che oſſeruo grandemente in queſte Niciapittor

antico,& ancor Zeuſi,& più di queſti Apelle;che dimoſtrò à gl'oc

chi la tanto celebrata Venere,nella quale ſuperò il cantar di Home

ro . Ec poſcia de ſcultori felicemente oſſeruò colui , chi chi egli

foſſe nella Venere che li vede in Roma alla vigna di PapaGiulio,

quell'altro artefice che fece la Vencredi Beluedere, c Fráceſco Mo:

ſchino
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fchino raro ſcultoreche fecelaVeneremaggioredel naturale cheſi

trouaappreſſo il Duca diSauoia; & ancora dipari con gl'iſteſſi an

cichi hanno ſaputo offeruare Raffaello, Perino, il Rotſo, il Mazzo

hno , & il Correggio , mallime nel diſegnare , & colorire donne

giouani con quelle proportioni ,& morbidezze che gli fi conuen

gono. E con queſti
furonoper cotal via pronti nel far glı fanciulli

inſieme Andrea del Sarto , Gaudentio, & ilPordonone. La mede

fima morbidezza , fi come eſpreſſe Leonardo Vinci, ſi ricerca an

corain Chriſto pargoletto , & ne gl'altri fanciulli che richiedone

le membra tonde foaui, & piene di dolcezza,ſenzamuſcoli crudi,

& afpri. Ma queſta proportione di diece teſte nellafemina è eſtrat

ordinaria ; & di queſta li potranno fare le ninfedei monti, fiori ;

prati , & fonti . In fomma conuiene alle femine , ſtrauaganti ;

date , & applicate à ſimil eſfercitio . Gl’antichi faceuano la ſtatua

di Giunone diproportionedi noue faccie ; conſiderando cheGiu

ne non era coſi graue comela Dea Veſta . E perche anco non è coſe

fuelta ne perfettamente bella come Venere,non la faceuano mare

co di dicee faccie . Di'queſta proportione ſi potrannofare tutte le

donne di mediocre bellezza, & diautorità, come ſono Regine Du

chelle , & fimili. A queſte quando eſcono dall'età della giouineze

za Venerea ſi richiedono le membra compoſte inſieme, in manica

ra che comincino à cadere alquanto come le poppe , le polpe, &

fimili'; & fe gli ingroffi la pancia ,&la cintura , poiche vanno per

dendo la freſchezza Venerea , & fi dilatano al quanto , diuenendo

molli, & languide, Di tutti queſti precetti fr vedono mirabili ef

fempli nelle ſtatue antiche, coſi in Roma , come in altri luochi.

Della proportione di noue reſte fv comprendedalle reliquic rimaſes

dell'antiquità , che quelli peritiſſimi (cultori antichi l'attribuiua

no a Minerua , Diana, & Flora; perche queſta quantità de' corpi

è tutta gracile , &colma di leggiadria, & gratia. Però beniſſimo

conuerrà à verginidi mediocre bellezza . Perche quella di diece

faccie tiene il primo luoco, & quella dinoue il ſecondo, &queſta i

terzo.Conuiene anco queſta terza à femine,che hanno agilità,pre

ſtezza, & velocità,comeſonocerte vergini,ninfe, & Muſe; & in par

ricolare à Miuerua, li richiedono lemembra cópoſte belliſſime, co

certaviuacità; & fierezza, che ſia atia à dimoſtrarla eſſercitata neli

la
guerra ; & ancora con certa acutezza , & miſura ſenza groffezza

ö impedimento alcuno, accid che parimenti poſſa eſſere conoſciu .

va per eccellente nella ſapienza . Onde fi gli daranno le membræ

Buate all'insù , che punto non( cadano ,benattaccate , &belle fer

za
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za ſouuerchia morbidezza,màſtringata, magra, & minuta d'olla:

con occhi acuti sfauillanti di ſotto l'elmo, come due ſtelle . I mu

Icoli doueranno ellere poco apparenti , nelle chiaui dei membri

con fortigliezza di dilegno accennati , & il nalo vorrà hauer del

ſottile, & acuto ; & coli gľocchi. Le poppeſaranno piccole, &po

co più rilevate che à vn maſchio è le labra ſottili; nel qual modo

vanno ancora dipinte le anticheguerriere Allirie ,& Amazoni. La

proportionedella femina di otto, & ancora di Serce teſte conuiene

alle matrone grauiflime, & piene di maeſtà ; onde gl'antichi ſcul

çori faceuano la Dea Veſta di cotal,proportione ,& noi potia.no

fare la Vergine madre dal répo della pallionedi Chriſto in poi. Di

queſta ſi pollono fare le Sibille , & Maria ſorella di Moſe, & limili

profeteile,& matrone di grande autorità, & altre matrone vecchie

grolle ,& gralle che.conuengano però più alla proportione delle

lette. Lemembra , & muſcoli della madre Veſta, con cui vanno di

par le matrone vecchie , & grolle, hanno da ellere conpochi mu

Icoli,.& cadenti ,come la pancia, le pappe, le nati, le maſcelle, le

polpe, & fimili luochi, doue il graſſo abonda con la carne . I fan

ciulli poi che cominciano ad andare , & ſoſtenerfi ricercano le mé

bra vn poco riſentite dimuſcoli,& manco morbide , come in yn

Santo Giouanniapprello à Chrifto ;nel quale le membrali faran.

no più magre, & alquanto più muſcolole , tuttauia però cofi tene

camente che vi ſi vegga vigore, & gracilità .. Et quáto alla longhez

za delcorpo , la generale è che'l fanciullo di ſei teſte, cioè d'etàdi

tre anni giunga alla metà di quello che ha da ellere ; e'l fanciullo

dicinqueaggiungaà mezza coſcia del padre ; e quello di quattro

telte , cioè di lei ineſi giunga fino al ginocchio . Oltre queſteregole

deue conſiderace.
il

pittorela qualica diciaſcuno mébro ; cioè le : è

molle,ò di perſona gralo ,ò magra; & coſi quando la figura fi pone

alliſa ſopra qualchefallo , ò altra coſa dura , hanno da vederli le

nati allargarli, & ſoprabonda
re

in fuori per la groſſezza , & quan

dità delle carne ,come à fimiglianza ſi vede nella Maddalena del

Rè di Spagna, laquale ha lamammella deſtra opprella dalla ma

no deſtra di ella Maddalena , & però gonfiata dolcemente. Ad ef

ſempio della quale , & di molte altre opere di valentihuomini,co

une di Ticiano, & d'altri li poſliamo regolare in rappreſenta
re

curre

l'altre parti ; come quando vno inchina la faccia ad vaa banda, far

che quella parte della maſcella che pende gonfi, & l'altra li ritiri ,

& fi allunghi; & nelle braccia lemembra li allarghino più ,men

tre che elle ſtringono qualche coſa ; & cofilegambe mentre ape ,

poggiano
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poggiano à qualche cola, & i piedimentrechepoſfano ſi allarghi.

no ; & cofi la polpa di vna gamba poſta ſopra vn ginocchio,ilqua.

le per eſſere duro fa pocomouimentodoue quella fi allarga.Et an .

cora che il Satiró ; & il Centauro habbiano le membra diuerfe ,

però biſogno che il Satiro ,& fimili moſtri habbiano la ſua pro

portione di modo, che il ſuomezzo ſia appunto in quel luocodo

ue lo ha ancora l'huomo ; & chedi-là in giù ſiano corriſpondenti

trà ſe le gambe caprine, ò quali fi fiano d'altri inoftri. Guardili

anco il pittore che per dimoſtrarli perito nell'arte dell'Anatomia

non eſprima in tutti i corpi tutti i muſcoli che l'Anatomiſta tro

ụa , quando efTetcita l'arte ſua ne' corpi naturali ; come fece Mi

chel'Angelo, màimitando in ciò il prudentiſfimo Raffaello ſegui

ti la natura , la quale in Hercole , & in vn'huomoMartiale dimo.

noſtra rileuati quah tutti imuſcoli , mà in vn'grouane , din vna

bella femina , certi muſcolicuopre, & naſconde,certi altri ſoaue

inente ſciopre , & dimoſtra di carne', & pelle dolcemente coperti,

con cerra armonica morbidezza. Le membra hanno da ellere bene

atraccate , di modo che punto non cadano , ò li dilatino , ò ſtorca

no fuori di propoſito , ancora che taluolta la ragione vuole che fi

dilatino, e che li ſtorcano conformi al moto, ò violenza del corpo

naturale . La ſuperficie maffime nel corpo humano, é grandiſli

ma parte della bellezza, talmente che quella faccia doue le ſuper

ficie farannoin cal guiſa aggiunte in ſicme , & con tal arte, che i lu

mi dolcemente ſcorrano , generando ombre ſoaai ſenza alcuna

aſprezza diangoli , mecitamente ſi dirà che habbia vna principa

lillima parte della bellezza. Per'il contrario quel volco ch'hauerà

alcune luperficie grandi , & altre piccole ; in vnaparte ſpinte in

fuori, in vn'altra troppo naſcoſte, & ritirate in dentro , come fi

vedene'vecchi , veramente ſarà bruttiſſimo à vedere . Et quello

che ſi dice del volto s'intende di tutto il corpo. La bellezza luper

ficiale in fomma conſiſte in queſto , che l'aria , ò corpo non hab.

bia ne in tutto molto del concauo , ne ancora dello sferico , mà

tenga delmediocre; perche quel poco di concauità lo fa tener del

malchio, doue ſenza quella, hauerebbe troppo del fanciullo 'Er le

troppo del concauo , & del magro tenetle , hauerebbe troppo'del

vecchio .Aumenta , & accreſce atlai alla bellezza delle figure quel

lo che ſoleuano fare i valenti ſcultori antichi , cioè certo ciufferto

di capelliin fronte , che certamente apporra vn -non sò che ti bel

lo , & di leggiadro, reſtando la fronte baſſa vn terzo manco . Per

cagione di queſto effecco foletano ancora gli antichi rappre

T fentare
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fentare le donne belle in queſto modo , cioè coʻl.capo piccolo ,con

la fronte ne troppo ampla, netroppo inalzata , con le ciglia inar

cate, con gl'occhi grandi , co'l collo mediocrementelongo, con gli

homeri ſtretti, & le braccia di ſopra grolle , & tonde che ver lo le

mani ſi vadano riſtringendo, con le mani lunghe , & morbide, & le

vnghic longhe , & al fine rileuate in sù , mà ſtrette , & ſottili ;

ço'l petto largo, & rileuato , & alcuno ſpatio fra l'una , & l'altra

poppa , con la cintura del corpo ſtretta , co'l ventre rileuato , &

eminente, l'umbelico profondo, co' fianchi ampli, le coſcie grof

fe , & tonde , & dal fiancho al ginocchio lungo , & dalginocchio

abballo alquanto più corto chenell'huomo,& finalmente co' pic

di piccoli. Vltimamente è neceſſario ancora nelle figure , & mar

limè nelle hiſtorie feruare la proporcione delle arme, & delle ve

ftimenta , & habiti , & in fomma di curre l'altre coſe . Imperoche

d'vna foggia s'arma, & li veſte l'Italiano , d'altramaniera ilTede

fco , di alcra il Turco , & di altra il Romano antico . Contro ilqual

piecetto peccano molti, che in certe battaglie fannogente armata

alla Romana per Tedeſchi, & Barbari, & Moderni per Antichi ,

& Spagnuoli armati alla Romana, & Fraceli veſtiti allaSpagnuola .

Regole del motodel corpo
humano.

Capo III,

Sfendofe trattato in gran partede i mori che ſi poffano cauſare

in vn corpoda i varij affetti dell'animo, e ragione che û parli

ancora de' mori proprij di elfo corpo ; acciò che facendoſi

egli mouerein tutti i modinỏ li venga à ſtorplare,c fargli ſtendere

lemembra,in quel modo, che nonpuò e non gliè pollibile.Qua

fti moti naſcono dalla ragione delle longhezze ,laricudini , & prom

portion di niembri, & dal loro opprueri, & girarlie conuenirfi

inſieme con ragione , & poſſibilca, & ancora dal loro torcerli, vol

gerli, & slangare fino a quanto gliè poflibile, fecondo ancora le

incatenature , & chiaui loro. Ei ſono di cantaimportanza che cer

tamente tengo ,che in queſti coaliſta tutta la importanza dell'are

tc , & tutta la lodedelle figure, e per il contrario tutto il vituperio .

Imperòche quindi naſce che non eſſendo ofleruali, rieſcono in

molts
opere ,& li vedono tanti corpi sbandati, tanti ſoldati per

battaglie ridicoli, & sformari, & ne l'aria tante figure ſtar polare

&in terranon ſtarin piedi, & fimili inconuenienti con lememe

bra riuolte , ſtorpiate,& che fanno ciò che non poſſono per volgen

menu di tefta , tergimenti di braccia , & di corpo , alzamenti di

gambe ;

E
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gambe; muouerdi piedi, & piegardigenocchia . E per dar qual

che certa regola di procederecon ragione, nel rappreſentareque

Iti moti ; io dico che naſcono da otto modi che tiene il corpo di

muouerfi, che ſono all'insù , all'ingiù , à deſtra , & à finiftra, ſten

derſi per di là , venir per di quà , volgerſi girando, e fermarli. Er

però volendo dimoſtrar vna figura dico che tutrauolta che l'huo

mo ſi fermerà con tutto il corpo ſopra vn' piede, ſempre quel pic

de a guiſa dibaſe della colonna , elottopoſto perpendicolarmente

alla fontanella della gola, intendoil collo del piede, della qual po

fitura ne fù il primo ritrouatore, ſeguendo l'orme naturali l'anti

co Policleto . E quindi glittelli antichi tuttiofſeruarono di far

che la faccia di colui che poſa ſi rivoltila doue è drizzato il piede .

Oltre di cid in tali inueſtigationi ſi è trouato , cheimoti del capo

ſono tali che à farica giamai l'huoino non ſi volta in alcuna parte,

che ſempre non hatbia alcuneparti dell’auanzo del corpo , poſte

di ſotto di ſe , dalle quali fia ſoſtenuto coli grauemembro; ouera

mente che non porga da l'altra parteoppoſta, come vna bilancia ,

alcunmébro che tifponda al peſo. Perciò che il medeſimo li vede

quando alcuno diſteſa la mano ſoſtiene alcun pelo ; che fermato

l'altro piede, come fondamento della bilancia , iutta l'altra parte

del corpo fi contrapone ad agguagliare il peſo. Et quiui li vuole

hauer molta cura per auertirlidi non far lefigure, che non poſla

no in alcuna maniera Itar in piedi , non eflendo alcuno membro

forto la teſta, oueramente che gettandoſi coralmente auanti ,non

poſſano eſſer ſoſtenute dalle gambe , & illimite all'indietro , & da

ſe bande. La teſta oltre di ciòItando l'huomo in piedi dricto non

fi può voltar più in sù , di quanto gl’occhi guardano per dritcali

nea à mezzo il Cielo , ne più fi puo voltare per fianco , di

mento è lopra il dritto dellaſpalla. Ne ſi può ancora ſtando dritto

in piedi abbatlar tanto, che ſempre ilmento non la più ballo del

fronte , non parlando la ſommità del petto , ne ancora ſporgerfi

tanto in fuori dauanti che non reſti il mento alquanto più in fuori

del fronte. Oltre di ciò il corpo non ſi può tanto torcere alla cintu

ra che la ſpalla giamai venga ſopra l'ombelico à perpendicolo ;' ne

può voltar mai tanto in dietro con le braccia , che la fontanella nó

reſti ſopra per dritto à piedi ; ne ſi può inchinar tantoda lati con

tutto il capo ,che vna ſpalla non reſti à perpendicolo del piede,che

pola da quella banda doue il corpo pende ; & l'altra 'gain ba non

lia per contrapeſo della teſta , & corpo che pende. Dipiùnon li

può poſare, ne fi può chinar tanto auanti coʻl corpoé con la teſta

T 2 che
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che facendo cutto il corpo , & le gambe arco ,non reſti a perpédia

colo la eſtremità delmento alla panta de' piedi. Ec lá teſta abatlan

doli per dinanzi non può anılar più baſſa delle ginocchia.Le brac

cia ancora non ſi ponno tanto aprire gettandole indietro aperte ,

che li bracciali delle mani poilano ellere più indietro della cftre

mità della ſchena ; neli ponno tanto alzare in alto , che il gombico

vada ſopra alla ſommità della teſta , & che ſopra la teſta le mani ſi

poſſanoincroccichiar più in giù del bracciale verſo il gombito ; &

che ancora ſtando dritioftendendo per fianco l'un bộaccio dietro

all'altro, quello che ſegue polla parlarecon l'eſtremnicà delle dira

la caua dell'altro braccio ; ne che volendo le braccia incroccichiar

auanti poſla far che il gombito pali ildorio della fontanella , ò

che frà loro più in sù delgonbito pollano-rocare.Lebraccia dritte

con le mani giunte inſieine alzandole un alto , non pollono vecto à

adietro le mani paſſar ilmezzo della teſta , ne fi può mai corcere

tanto vn braccio che la palmadella manolpolla moſtrarG auantü

più della ſpalla, ne il gombito li può vedec davanti.Le manicon

giunte didietro non poſſono andar più în su della fine de' lūbi ſe

non per forzid , neſi può con il braccialefermamente toccare loito

de aſcelle del ſuo braccio , ne in tal atto le dita moſtrar più in sù

della ſpalla ,ne il gombito più in sù della teſta. La mano ancora

volcandola , ò auanti, òindietro verſo ilgombito , non può voltar

tanto,che pofſi far al bracciale , ne alla raſcerca angolo le non ot

culo, ouero al più retto, ne la punta delle dita , puòpaſſare più in

sù della raſcetta uerſo la piega del braccio , ne ancora volgendo le

dita tanto a dietro che la lor punta foprauanzi il principio del pet

- tine al bracciale, ne per dauanti gettandovn braccio al collo , la

mano palfa il mezzodella copa , cioè del collo con : le dira , ouer

toccare la orecchia della ſua banda . Se G alza ancora in alco yna

mano tutte l'altre parti da quel lato inſino al piede leguono quel

moto d'alzarſi , dimaniera che il calcagno anchora di quel pie

de , ſi leua la dal pianoper il moto del medelimo braccio:. Non

li slonga mai vn membro da yna parte che gl'altris non lo le

guano , ne per incontro liopprimeò riſerra che gl'altri non le

guano quaſi come linee vectoril centro Olore di ciò frà tutti

i moti delle gambe , i principali ſono queſti , prima alzando

vha gamba: auanti quanto li può la punta del piede non và più

alco della cintura ,ne anco gli aggiunge . Imperoche il fuoter

imine èdi andare a liuello alla chiaue delgalone, cioè al principio,

della gamba. Noni li poſſono cenere i piedi giuna coli auanci,

che

1
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che co'l reſto del corpo gettato indietro, non fiano à cateco con

to la ſommità oueco chiaue delle coſcie. Il calcagno Itandoin piedi

à pena può toccareſotto le nati tenendo l'un ginocchio appref,

fol'altro ; ne turci due fedendo , òſtando in ginocchia ne anco

sa alzando yna gamba adietro , poſſono co'l calcagnoandar los

pra la ſpalla, benche da l'altra banda la teſta co'l corpo ſi abballi

quanto ſi vuole ſoftenendoG ſopra vna gamba , che appunto è co

meil foftegno d'una bilancia. Equiui il collo del piede è giuſto,

à perpendicolo della chiaue del galone ouer coſcia . Alzando in

su il ginocchio , & verſo à lui chinando il capo in tutti gl'atti la

coccagiuſtamente la bocca , ò al più il nalo . Il piede non ſi può

tirar in su in alcun modo che giunga all'ombelico . Le gambe ina

Crocicchiate nonpoſſono far più (patio trà l'un piede,& l'altro di

quanto è lunga vna gamba ;ne ancora allargando li per profile

ponnomoſtrar tanto ſpatio, quanto è lunga la figura ; ne in faccia

la gambache poſa può paſſare col ginocchio la gamba che figli

getra al trauerlo, ó per dauanti , ò per di dietro; ne ancora il piede

in tal effecto può eller più lontano da quello chepolaquanto è da

diſotto il ginocchio al collo del piede : Mà facendo pallo in faccia

con yna gamba auanti, & l'altra indietro lo {patio giunge alalong

ghezza di vna gamba,inchinando però il corpo giù ,doue il ginoc

chio per diritto, di dietro non palla più che mezzo ginocchio,

quella dauanti dalla banda.eiteriore. Non può ancora voltarlı

tanto in sù verſo la gamba ilpettine del piede,che al collo faccia

maiangolo acuto ,mà alpiù lo fà retro.Neancora il partine con le

clita ſi può voltar tanto in giù , che faccia linea dritta con la gama

ba darianti; perche ſempreal collo reſta vn poco diangolo ottula.

Negambane piede puòvoltarfi più di quanto inoſtra il profilo in

faccia, di modo che l'unapunta delginocchio tocchi l'altra, ouer

de calcagna nella parte di dietro . Neancora poſando vna gamba,

l'altra gli può gettar il piede dauanti canto ,quanto è lo ſpatio di

¥n piede, mà li a riſchio dalle bande, & di dietro quanto è vnpie

de cmezzo, e non più . Ne la parte ſuperiore del ginocchio può

gire più à ballo della inferiore , di quello della gamba che poli.

Qyeſti adunque ſono i moti , i quali tanto importano ne' pola

ui ,di tutta la vita , di vna ganba, & della balançia ; & di tutto

quelloche conuiene fare ad vn corpo humano,per eſſere eſprello

dal pittore. Et perche i principaliſono delle gambe ,'corpo,brac

cia, teſta,, li ſono laſciati gl'alori,che li ſarebbero poturi dice, per

Efere di pocaimportanza. Ma con cid habbianoda conſiderare

chc
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che queſti moti vanno tra loro alquanto variati , ſecondo le

qualità d'elli corpi ; atteſo che conuiene, che nella figura che

pola lopra unpiedediritta inquella partedou’ella poſa liano più

alti i membri che nell'alcra. Di più tutti i moti ſopraderti con

quanto altri G poſſono face ,,vogliono ſempre rappreſentach in

modoche'lcorpo. habbi delSerpentinato , à laqualcoſa la natura

facilmente fi dilpone. Oltrecheè ſempre ſtatovfata da gl'antichi,

& da' migliori moderni , cioè che in tutti glacci che la figura pud

fare, ſemprevi ſi veggano i rauolgimetide corpi fatainmodo che

da la parte deſtra il braccio ſempre fpunti in fuori,òinqualunque:

attitudiue ei paia di collocarlo , & l'altra parte del corpo fa perda »

& il bracciomanco ferua ad'eſfo deftro , & cofi la gamba finiftra

venga in fuori, & l'altra li perda . Il medeſimohaueraid'oſfera

uare volendo per il contrario far che'li braccia liniſtro (punti egli

più in fuori , &coſi la gambadeſtra , perche il braccio deſtro ha

da ſeruireal ſiniſtro , & l'altra parte del corpo hadaritirarh . E ciò

procede in tutte quante le attioniche ſi potlono fare coſi.pofandło,

come correndo, à volando, ò combattendo, ò ftando proſtraci ,os

in ginocchioni,& in ſommain quanti effetti può fare un corpo ,

ilquale non riuſcira mai gratioſo le non hauecàqueſtaforma fer

pentinata, comeloleua chiamarla Michel'Angelo-,. & cheſempre

la faccia fia voltara ſecondo l'effetto ſuo ,, ouero all'opera delle

mani'. Oltre di ciò nel corpo graſſo , & groffo non è pollibile che

fi giungacon le membra:ſue à motieſtremi ſe non tantoquanto

fivà accoſtando per ſottilità , & proportione alcorpoproportio

nato ,& bello. Et peròper la grollezza reſterà indietro ;fu come:

per incontro uncorpo ſproportionato magro .,&longo.di mem

bra in alcunimoti faràmaggioresforzo ;. trappaſſandoanco queſti

che fi ſono detti. I mori adunque gagliardi conuengono a ſoldati,

& lottatori , gļi humilià. Verginis & Santi ,1 tardi, & pigri;iquali

meno ſerpentegiano , à vecchi, & gl'impediti , & cortidi corpu .

lentigrolli, & graſli fuordimodo, laſciandoleinpronc indi le li

nec retre, e gliangoliacuti,laqual regola quanto ſi può , il più chi

diceofferuare ,, fi come:dara dal.Buonacotto ..

Cap. V.

P

Regole de morti del cawallo.

Erellere ilicauallo veramente Rè,& capo di tutti gl'animali, lo

comepiù bello , cpiùmrto di ſeruirenelle hiſtoriadi cutii, cpe

ròmolto neceſſacio d'eſſerecappreſentatodal pitcore , conue

niçnte:
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nientecoſa pareche in queſto loco eflendoſi altroueparlato delle

fueproportioni , li tratti alcuna coſade'moti della luc membra ,

iqualı elſendo oſſeruati ſono come guida pertutti gl'alcriquadru.

pedi. Onde ſi legge de'dueftaruarij antichi , ch'ellendogli impo.

to aciafcimo apparratamente ,chefacellero ciòchepareſſe 'loro

di più eccellente nell'arte ſua , ſcellero l'huomo per principal far

rura , &doppò il cauallo , & coli fecero tutti duc, ch'unonon lao

pesa dell'altro , gli due colofli iqnali ſono hora in Roma, à mon

te cauallo ; perdimostrare che ambiconofceuano la bellezza del

mondocllere doppò l'huomo nel cauallo . Delquale douendo a

trattare dicoch'egli drizzandoli,in piedı quanto può, mai non an

daràa linea dritta, con lacomaſopra la groppa , & che in cal'asto

doppòlagroppa nonſia più in fuori la reſta delgaretto , & i piedi

nonreftino apprelfo. Lanciando calzico' piedi , & alzandoli cucco

di dietro , non puòla groppa andar più in sùcheil collo , ancora

che lo abballi; benche in tal'atto non homai veduto cauallo ab

ballare il capo frà le gambe. Ne parimenti ipiedi poſſono falic (

pra la groppa,alzinhpur quanto poffono.Ec in queſto atto le mani

d'auanti retano appreſſo vgualmente; impero che le altrimenti

facelſe , non fi potrebbe in quel puntofoſtenere . Oltre di ciò il

cauallo volgendo la teſta dalle parti co'l collo quanto può , nom

puòtoccare ne arrivareappreſſole coſte; ne tanto puòalzarla te

ka , che non faccia angolo aflai, mà ottuſo lotto le maſcelle, &

principio della gola :Eo Itandodritto ,& ritirando la teſta appreſſo

la gola,la ekremità delmoſtaccio giamaino paſlerà giù della fonta

nella;nepuò la teſta voltarda’ lau che tocchite bande delcollo col

barbozzale ;neItando in ſuo efferefermo, può alzar tanto la teſta

co'l collo indietro , che le comevadano per dritro fopra il mezzo

del dotlo , 'ne ellendo vedaroper d'auanti , o per di dietro le gli

può vedere , voltiſi pur'egli quanto più puòil profilo della teſta

per dritto ;ſepurnon inchinaffe la fommica della teſta verſo terra;

imperdchegli porgerebbe aiaroà volgerſipiù.Alzando vna gam

banon puòlalir pid insù la pianta del piede,della teſtadel garet

to della gambache poſa; & cofida teſtadel garetto non va più im

su delfine del varco . Non può polando va braccio , l'attro alzan

dofi mandae il ginocchio più in sù , delle parti di forto del pecto ;

ne lamano và pid in su della ſommica del ginocchio, ne eſſendo il

cauallo dritto può ftender wbraccio in alco più che palli il ginoc

chio, lc non che farà angolo ſotto il ginocchio più in sù. Non può

parimēr il cavalloabballarli tanto dallegambe didietro,chemai

T 4 la
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ka pancia giunga alla ballezza de'garetti ; ne cofidzuanti alzarlı

che poffa ſtenderele braccia alte da terra, ma dalginocchioin giù

s'inchineranno in dentro . Oltre di ciò vn cauallo non puòallar.

gando le gambe, laſciar ranto Ipatio da llun piese all'altro , quan

to èlongavna gamba; má fermandofi fopravnpiede, vi laſciarà

canto quanto è dalla teſta del garetto alla pianca',& coli ancora la

braccia. Non può volcarlı, tanto alle giunte indietro le mani,

piedi , che tocchi con le punte de' ferri il paſtorello ; ne può cace -

ciare la teſta fià le braccia à fatto , e ſempre la reſta del garetto:

guarda all'altra per dentro più che in fuori , doue ſempre di volta .

no le parti interiori de piediper didietro, fi comeancora le mani

con ginocchio. Nongiamai la gamba , ò che'l cauallo -fia diſtelo ,

din piedi, fi trouerà dritta come il braccio,che ſempre farà ango.

do colgaretto; & malamente la mano può toccare il principio dell

fuo braccio poſteriore, quando auuiene che di telo ſia il cauallo,

Quercorcato,come si voglia;màin piedi non gli puòandar appre

fo per la forza che handeboliſce. La teſta ancora non puòpalco,

Jando allontanar il moftaccio dalle mani più di quáto è dal ginoc

chio alla mano; & non può volgerſi dalle parti,màalto à granfors

za " la volgerà tanto in dietro che'l moftaccio andarà à paro della

groppa . Et diſtendendoſi dritto co'l.colloinnanzi' nonpuò ſten

derlitantoche non laſci al principiodelcolloangolo ; &non può

in niſlun'atto , ſe nonè con lateſtainterra,ouerfianco , moſtrae

labocca apperta per drittoalCielo ; ne può ancora andandoget

tar tanto auantı ilpiedecheper driteo paliil principio del dollo,

&findelle coine ; ne pacimenti getrartanto innanzi il ginocchio ,

come itdritto della teſta. La pianta della mano ritirata indietro

paffa il principiopofteriore delbraccio, ne lapuatadelpiede della

gába che poſa indietro , và più auantiche il principio:dek garetta

interiore,la quale di poco reſta più indietro deltronco. Non può

finalmére correndoil cauallo quanto può, trouarti dritta linca la

pancias e le gambe; imperò cheſempre era: la pancia è la punta del

galone nereſterà.vn'angolo , ſtendalu pur quanto vuole ;nc il fini

del varco reſterà per dritto al tronco, & la teſta del garetto glifara

lontana; cioédaldritto di elfo tronco; quanto èda eſſa a terra pée

dritto ;& cofiil.paftorello farà tantolontano; quanto èdalla teſta

del garetto alla pianta del piede. Et ancora correndoil cavallo, la

parre d'auannidella pancia (erà piùalta di quelladi dietro -douc è

ilmeimbro ; & queſtooſſeruandofitcoua il cauallo correre alucia

forza, douc.ancora i ginocchi ceſtano all'altezza del fin delle CO

1
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me,& c lemani al giuſto della pancia . Maaduertiſcano ipitori ,

che negl'huomini, & ne' cauallis.& alorianimali, non ſidouereby

bono in turco eſprimere i moti coſi eſtremi , ſe non Gè sforzato.

piùche da gran necelfica di effetto sforzato , & terribile . Iinperd

cheapportano fpeifo più roſto offenlione che diletto alla viſta , ece

cetto le non li folle più cheeccellente nel dimoſtrargi, li come fece

nella ſala del conſeglio di Fiorenza Leonardo, doue gli eſpreſſe

con atti (tupendi, & lcora marauiglioſi, alla concorrenza de quali

il Buonarotci feceilſuo marauigliolo Cartone de' nudi ;. &doppo

il Pordonone nel Canal diVenecia dipinſe il raro ( corto del caual .

lo , con lopra Qyiaro. Curtiq qilqual inoſtra.di ſaltar nel Mare.

Della regola del colorare .

I deſiderio naturale che hò d'ampliare queſta arte della pitturas

nella quale ſono alleuato , & ccelciuso dalla mia pueritia infina

- all'esà di trentadue anni nella quale perdei la luce , & dopoili

noà queſta età ſpeculandola , mi ha fuegliato gl’occhi dell'intel

letto , & alforrigliatolo dimodo che potelli inueſtigar coſe tali, le

qualı (pero non doueranno diſpiacere; ſe non à tutti , almanco di

gli ſtudioſi di queſta mia profeſfione, per non « flere ftate mai di

chiarare primada alcuno in queſtomodo,maſlime circal'arte , &

prattica del colorare , cheè vna delle più principali partidellapit

cura.Per cuimaggiore chiarezzaporrò primaalcuni fondamentia

Vno è che io non lono dell'opinione di quelli filoſofi.Peripatetici,

che dicono non eſſerui alcun' colore , quando non vi è lume, 8c

chiarezza che allumi i colori. Anzi dico liberamente , che i raggi

è lune del Sole, o di qual li voglia altra luce,non generano,ò pro

duconoicolori; perche innanzi che vi concorra la luce,ſtannogidi

attualmente prodotti nekfoggetto. E ben vero chela luce cauſa.

queſto effetto ,che fa vedereilcolore attualmente; ilquale innan

zil'auuenimento della luce , era ſolamente viſibile .. Che ancora .

che i colori ( tsano vgualmente ne' logetti , verbigratia in vn pana

no roffo ſtia il colore roſſovgualmente in tutte le partidel panno ;

nondimeno, perche queſto colore non si può vedere ſenza la lu .

ce, & la luce cauſa diverſo effetto nel pannoconforme alla quanẻ

tirà della luce che è riceuuca in quel ſoggetto ; perciò il pic

core ,non hà da dipingere mai il colore tutto folo ;màſempre

lo hò da dipingere allumato , cioè conigli vari effetti che cauſa

no la lucenon riceuuta.vgualmente ne' colorati. Il terzo fondas

mento, e che'l pittore ha d'haucre grandiflima.confiderationc ini

dipingers,
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dipingere, & rappreſentare il colore inſieme con la luce; per el

Sempio cheper rappreſentar la luce in vn pannoroſſo chiaro;

per rappreſentarl'ombra-non facciachesèè roſſo oſcurodiuenga

rollo più oſcurodi quello che egliè . Etcon lamedeſimaauuerten

za procederà in tutti i colori chiari , & olcuri . Il che felicemonte

ciciulcicà feruando queita regola di fermare , & ftabilire beniſſi

mo.nella idea, innanzi che i comincia dipingere, il colore di

quella cola che ſi vuol dipingere ,com ſe è chiaro , 'o mezzano ',

olcuro . Chehauendo ben concetto nella mente il colore ,quan

do dapoivorrà rappreſentare la luce ,ò l'ombra , non mutarà il

colore che vuole rappreſentare. Mà'l precetto più generale, &più

certo ſarà ,che'l pittore ſtudid'eflere buono imitatore della iſtella

natura , olleruando gl'effetti che ella fa ; che coli diuentarà eccel

lente artofice . Conciofia chefcbeneil Sole ,con tutta la luce ſua

allumaſſe vn panno collo oſcuro , non però lo farà 'giamai di

uentare roflo chiaro .,& l'ombra amilmente nonfimmlmente non farà giamai di

uentare quell'itello rollo più oſcuro . Ma quelo effetto fa laluce

in ogni coſa colorata ,chedimoſtra ,& (cuopre il colore delme

delunomodo ch'egliè, calmente chela diuerlica , & moltitudine

della luce , ò rarita non mutano giamai il colore della coſa . Di

queſto modo facendo il pittore , li potrà dire vero imnicatoredella

natura ,& eminente nell'arte'ſua ;& altrimente mericarà d'eſſere

chiamato diftructore della natura .Ecperche dekdero sõnamente

illuſtrare queſtaparte della pittura , vogliodimoſtrare lamaniera

con la quale ſi hannodacolorare alcune cofe , laſciando l'altre al

giudicio del prudente artefice , che proporcionalmente li hanno

da colorare . Orpec cominciar diqui , primieramente dico che'l

pictorsin vnavolta no puòdipágere più che vnaveduta-dı vna figu

ja ; ſecondariamenteche quelta vita della figara che fi dipinge,

parte è.allumata co' raggidel Sole , ò d'an'altra luce , eparte

ombrata . Perche come la luce percuote nel corpo opaco, & fpef

fo , non lo puòpenetrare, il medeſimo corpo ai faombra là dove

i raggi , & la luce non poflono penetrare . Terzo dico che la parte

allumata di queſta veduta della figura , hà da edere diuila in crè

paru , & colorata contrecolori. Et la parteadombrata limilmente

hà da elece diuida in altre tre parti, & colorata con alori vrè colori.

Traccaremoadunque prima di fare la carned'vno huomo coleri

co, fecondariamentedi dipingere la carne d'vn'baomo langui

gno, nel terzoluoco della carne d'un'Hemmatico ,&nelquarto

delmelancolico. Oraper rapprelentare la prima parte più alla
1

mata

1
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mnata della carne del colerico, Gi metteranno due parti dicolore rol

to , vna digiallo , & trè di chiaro ,, e per rapprelentare la ſeconda

parte un pocomeno-allumata, 6 ha dapigliare lamedeſimaquan

tica di color collo & giallo , & dueparti di color chiaro . La terza

parte della carne ancora manco allurnata che la feconda , fi. fard:

con la medelimaquantità di rollo , & di giallo con vna ſola dice :

for chiaro ; ma la parte piů oſcura li farà con due parti di ocreaar

fa,vna diterra d'ombra , & vn'altradella terza cácne allumata nella

lettera A ,Quellacarne che farà già alquanto menooſcura, ſi fara

con la medeſima quantità d'ocrea abbrucciata di terrad'ombra ,

& condue parti della terza carne allumata nella lettera: A ; & quel

lache hauerà ancomanco ofcuro che le due già dette, fxeſprime

na con la medeſima quantità d'ocrea arſa , diterra d'ombra cheal

uimenti a chjamaancora falfalò, & contre parti della terza carne

allumata nella medeſimalecterai . A. El coſi dividendo in ſei parci

queſtaveduradel corpo colerrco che d'una volta ſipuò dipingerez

con la proportione allegata dicolori, riuſcirà la carne del colerico

maturalillimainente rappreſentata . Per eſprimere la prima parte,

all'umara della carnedel fanguineo, ſi meſcolarannoinſieme vna.

parte diroſſo; & duedichiaro, epoi li confonderanno con queſta

compoſitionc crè parti di chiaro , & cofi verràrapprefentata al vi

uo la carne douela luce percuote più fortemente . Perdimoſtrare:

La ſeconda carne vn pocomanco allumatadella prima, piglierai

due parti di roſato , & ducdi chiaros& perdipingere la terza parte

tuttauiaanco menoallumata che le due ſopradecte , pigliarai tre

parti di coſaco , & vna dichiaro ; & per la più oſcura, &adombra

ma confunderai vna parte di ocreaarla ,& due diterra di campara

& di queſta iniſtura pigliecai trè parti , &vna parte della terza casa

me manco allumata la quale per hora chiameremo lettera. B : &

bulto , meſcolerai. inſieme, & col.li farà la carne manco oſcura ...

Se poi torrai due partidella compolitione più oſcura già facca ,

& dne pacti dellamiſchia wellia littera ., B. ne riuſcirà: lafeconda

carne mancooſcura . Mà. la terzaancamena oſcuradiqueſte due

fi farà pigliandounapartedella compoſitione fatta più ſcura ,&

mèpartidella miſchia, fåttanella letterai. B. Laprima parteallu-.

mata della carnedelHemmarico li faràcon:vna partedi colorro ..

faro,& teèdi biglio chiaro ,&meſcolatigli inſieme piglierate tre

partidicolorchiacos • bianco , & in queſto modo riuſcirà quella

pacte, dauciklumo percuoteconmaggiorforza .Laſecondaparte:

imanco allumaca chelaprima, li farà di due partidella miſchia già

fatcase
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farra, & di altre due di bianco . Laterza parte ancora meno alla

mara di queſte due, ſi fara pigliando trè parti della miſchia ſopra.

detra, & vnadi color chiaro, equeſta vien ſignata con la lettera C.

Mà
per dipingere la carne più oſcura , & adombrata piglierai vna

parte di terradi campana , & due parti di terra verde arſa , & le

inelcolerai inſieme , & dapoipiglierai trè parti diqueſta compoſa

tionc , & vna della terza parte manco allumata di cui habbiamo

tracta co nella -tertera . C.& coli riuſcirà queſta parte che èla pid

ofcura : La ſeconda parte vn poco mancooſcura di queſta ſi farà

pigliando due parti della compoſitione già detta , & altre duc della .

compofitione fatta ne la lettera. C. & per rappreſentare la carne

anco meno adombrata di queſte due, piglierai vna parte della me

defitna compoſitione oſcura, & trè della miſchia fatta nella lettes

ra. C. La prima parte più allumata della carne del melancolico fi

farà con vna parte di biglio, & duc di giallo oſcuro , & fatca'di que

Ate vna compoſitione, ne miſchieraivna parte con trè di chiaro. La

feconda parte manco allumata che la prima ; & farà con due parti

dellamiſchia detra , & due di color chiaro . La terza meno ancora

chiara che queſte due li farà meſcolando trè parti della compofi

tionedelalopradetta miſchia , & vna di color chiaro , & queſtą

vien ſegnata con la lecteta . D. La parte più oſcura di tutte li farà có

vna parte di terra verde arfa, & due di terra d'ombra melcolate in

freme, pigliando poi tre parti di queſto , & vna della compoſitio

ne già detre , & altre due della compofitione farra nella lette -

ra. D. La terza parte ancora meno oſcuta di queſte duc li farà

di vnaparte del detto olcuro , & di trè parti della compolinio

ne fatta nella lettera ': D. La ſeconda parte manco olcura di

queſta fi farà pigliando due parti della compoſicione facta nel

la lectora . D. Er per dir anco del colerico fanguigno, lalua car

ne ſi fà pighando parte della compoſitione che ho detto etlere

neceffaria per la carne del colerico, & parte della miſchia fatta

per il fanguigno. Et queſto auueruimenio ha d'hauere il
pittore

per dipingere tutte le qualità, &compofitioni mezzane degli huo

mini; come per rapprefentare la carne del melancolico colèri

cu . , ha da pigliare la compoſitione fatta nel modo che habbia

mo detto , cos meſcolando il primo lume del melancolico con

il primo lume del colerico ; & coſi farà il primolume del co

derico melancolico . Poi hà da miſchiare il secondo dame del

l'uno co'l decondo dell'altro , & fará il ſecondo lumedel coleri

co . Con la qual regola li poſſono fare tutte le carnidegl'huomini

chic
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che hanno compleſſioni, & qualità mezzane. Mà con tutto ciò

ſappia -l pittore che in queſto non baſta cupca l'arte del mondo ; le

quello che opera,& metre in prattica quello che l'arte jolegna, non

hà prudenza. Perche l'arte ammaeſtra con preceki generali, & per

applicare; queſta generalità alla cola particolare, è dibifognodi

gran prudenza , la quale è quella virtù che inſegna , come l'huo

mo liha da reggerenelle coſe particolari ; & coli il pittore con la

Scorta di queſtabeniſſimo comprenderà come fi habbianoda in

intendere, & mettere in atto i preceru dell'arte. Però quando ne

Je regole fopraderte habbiaino notato che'l pittore non può fare ,

& dipingere in vna figura piùche vna veduta,come è veriffimo;&

che quélta vedutą vàdiula in fei parti, & dipinta con ſei coinpor

fitioni di colori , non farà alcuno coli imprudente che pigli vn com

pallo, & diuidaquella veduta in fei parti geometricamente vguali ;

perché quelto larebbe grandiſfima inquuertenza, & notabile man

camento di giudicio. Perché è chiaro che quella parte del corpo

tondo doue i raggi del Sole perçuotodo conmaggior forza , e mi

nore della ſeſta parte di quellaveduta ; conciò ſia cheall'hora me

deſima ſidiffondono, & li {pargono iraggi. Et ancora che allumi

no di chiaro le altre parti doue percuotono,non però le allumano

.con tanta chiarezza ,& acutezza ; mà comediſli da principio, cut

Eo qitelto ſi hà da rimettere in gran parte alla diſcrecione del pit

tore. In meſcolare poi i coloricon proporcionaca quantità de

l'uno, & de l'altro non fi hàda eller coli rigoroſo, perche qualche

volta yn colore è più fino che l'altro ;però anco quiui hà luogo la

prudenza del pittore. Tuttauia la regola ſarà ſempre che'l colore.

con che li dipinge la terza carne, manco allumaca dell'altre due di

cui habbiaino parlato nella lettera . A. B. C. è D. há da eſſere

il medeſimo colore della carne ; perche la terza luce 'non faaltro

effetto che diſcuoprire, & dichiarare il medeſimo colore della car

ne. Dimodo che queſta luce ſi tempera co'l medeſimo coloredella

carne; ma'l primo, & il lecúdo lame dáno alla carnecerta riſplen

denzamaggiore diquella che hà la carne . Et ancora che la luce:

come habbiamo decto , non muti il coloce del corpo colorato ,

nondimeno gli dona queſta riſplendenza;& la maggior luce fà ve

deremeglio , & fa rilevare più quella parte che alluma; & il con

trarioeffetto fà l'ombra . Si hà d'auuertire ancora, che quantung

per dipingere vna ſola vedutad'un ſolo corpo humano, habbiamo

ordinato lei miſtioni di colori diuerfi , nonperqueſto il pittore ha

di laſciare difar l'officio ſuo , chęè d'addolcire , & confundere jim

cali
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talmodo ,& con tal'arre queſti colori diverſi che appaianod'un

colore con la carne;talmente che ne'l color più chiaro , ne'l più

oſcuro faccia più effetto nella carne di quel che fanno nella carne

viua, & naturale la luce , & l'ombra : hauendo ſempre queſta au

uertenza che ſecondo la forma del membro G riceua la luce in lui ,

cioè ſe'l membro , & l'ignudo è di forma di ſemicircolo tondo , a

riceua la prima luce in lui venendo dritta a modo di punto nella

più alta parte dicocal membro , & à mododi linca ; ma ſe l'ignu

do è di forma ronda , & lunga , ſempre fi riceua illume primo in

lui a modo delinea ;& vltimamente ſe'l membro ſarà piano, G ri

cena in luiil primo lume in forına diſuperficie. Adunque quan

do s'ha di fare la colera , il ſangue, la femma , & la melancolia

furte infiammate d'ira , ſi faranno meſcolando co'i colori detti al

ſuo luoco vn poco di color rollo fulgente, & morello . Et il timore

e lo ſpauento colerico , nel Hemmatico, nel ſanguigno , i nel mc

dancolico ficſplicherannomeſcolarrdo co’i colori dettidi ſopra ,

biglio, terra gialla , & terra verde . In oltre conſidererà il pittore

che certe parti del corpo humano , G hanno da colorare diuerſa

mente dall'altre carni,comedi roſſo, delle quali tratterò più ſotto

quando ragionerò de'colori de'motti. Sono ancora certe altre

parti che hanno da eſſere diuerſamente colorate , cioè certe biſa

gioni nelleombre de capelli ſopra il fronte ,& nel cauo del bar

bozzo, & certi ciffleffi ſotto i bollini; & nella parte ſuperiore, &

più grolla delbraccio , & in certe parti inferioridel braccio, & nel

giro del ventre, &ne’varchi,& nelle polpe dellegambe. Queſte

biſagioni li hannoda eſprimere con grande arte , li come hanno

{aputo dimoltrare Giorgione da Caſtel Franco , Antonio da Core

gio , & Ticiano. Mà tempo èdi paſſar oltre à dir de' panni rolli

allumati. Or la primaparte della veſte roſſa più allumata, li ha da

rappreſentare, facendo vna compoſitioned'una parte di roilo , &

di trèdi bianco , e la terza parte allumata delle due, & la ſeconda

con due parti di roſſo , & due di bianco con tre parti di roſſo , &

vna di bianco . La parte più oſcura li dipingerà con due parti di

color nero , & altrotanto d'ocrea abbracciata ; & la ſeconda man

co olcura ſi farà con vna partedinero puro, & due d'ocrea arſa ; e

la terza parte ancora manco oſcura delle due , fi fara con tre parti

d'ocrea , & una di roſſo. La prima parte della veſte Turchina allu

matadal lume più chiaro , li farà contre parti dicolor chiaro, &

vna d'azuto ; la feconda parte manco allumara che la prima , ſi fa

rà condueparti di color chiaro , & dued'azurro ; e la terza parte

ancora
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ancora manco allumata che le ducdette , Gi farà con tre parti di

azurro , & vna di color chiaro . La parte più oſcura di tutte li fara

con vna parte d'azurro , & trè di color nero ; la feconda parte

manco oſcuradiqueſta, 6 eſprimerà con duc parti d'azurro,& due

altre di color nero . La terza parte manco oſcura che le due, li farà

con trè parti d'azurro , & vna di nero ; & l'iſtello azurroè quello

che ha d'accompagnar la parte chiara con l'ombra , come s'hà

d'intendere anca del roſſo,e de gl'alori coloro che doppò ſi diran

no. Per rappreſentare la prima parte del panno verde allumata

con la luce più acuta , piglierai una parte di verde,& crè di color ,

chiaro ; per la ſeconda parte imanco allumata prenderai due parti

di verde, & due dicolor chiato ; & per la terza meno ancora allu .

mata che le due dette, torrai çrè partidi color verde, & vna di chia

10. La parte più oſcura di tutte lifarà con tre parti di color nero ,

& vna di verde puro ;la ſeconda parte mancooſcura che la prima,

fi farà con duc parti dicolor nero , & altre duediverde; e la terza

parte ancora manco oſcura che ledue prime, li farà con tre parti

di verde, & vno di nero . Per fare la prima parte del panno giallo

allumara con la luce più denſa , piglierai vna parte di terra gialla ,

& tré parti di color bianco ; la feconda vn poco manco allumaca

della prima , fi farà con due parti di cerra gialla,,& due di color

bianco ; la terza ancora neno allumaca che le due , ſi farà con tre

parts di terra gialla , & vna dicolor chiaro.La primaparte più oſcu

sa ditutte, ſi farà pigliando vnaparte d’ocrea abruſciata,& vna di

fallalò , & miſchiarele inſiemeſarà la più oſcura. La feconda parte

manco oſcura che la prima, li farà pigliando due parti della mi

fchia, & vna di terragialla pura. La terza ancora manco oſcura di

queſte due, 6 farà pigliando vna parte della miſchia , & due di

terra gialla pura. E poila terra gialla fola , ſerà il mezzo à vnires

chiaricon lei, & gli ſcuri ancora . Per efprimere i panni bianchi

prima farai che'l fume acuto ſia il branco iſteſſo fignato. A. & al

contrario di queſto piglierai altrotanto nero come è il bianco , &

gli meſcolerai in hieme,& ne farai la più ofcura parte del
panno

bianco fegnato. B. Si che dell'A . & del B. piglierai egualmente ,

& le miſchierai inſieme nella mitturamezzana fegnata .C. Adun

que pes far la prima miſchia oltre illume acuto facio di bianco

chiaro, piglierai duepaști di bianco chiaro ſegnato , A. & vnadel

C. & perfare la ſeconda parte più oſcyra piglietaivna parte dell'A.

& due del C. facendoche'l, C. lo ſeguiti;cper la feconda oſcuri

th, torrai ynaparte del C. &due deloſcuro.Bo e per la terza pia

glierai
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glierai due del C. & vno del B. & coli ſeguita chelapartedel C.

è mezzana . Per fare il panno nero piglierai del B. fopradetto,&

del nero , &gli meſcolerai inſieme, & ne farai la parte mezzana

oſcura legnata. B. Er coſi del D.piglieraiquelle parti che con

uengono co'l B. che è il maggior lume del panno nero ; & del D.

co'lpero farai le più ombrate parti del nero.

HΗ

Come fi compartano i colori nelle hiſtorie , Cap. 111.6
.0

Abbiain
o da conſider

are che nelle hiſtorie doue s'introd
ucok

no infinitefigure veſtire, nel compart
ire i colori li ha da rap

prelentare vna certa armenia ſoaue à gl'occhi, li che non vi

fi ſcorga alcuna diffonanza; laquale riſultarebbe (per eſſeinpio )

( e li vedeſſe vn verde viuo tanto loaue à canto adun'roſſo infiam

wato tutto acuto, e fiero. Perciò peraccompagnare e partire tuiti

queſti colori, farebbe miſtiero che fi confideraſſero i tuoi princi

pij, & caute ;dallequali ne naſcono lequalità ſopraderte, come

ciaſcuno può farne eſperienza nell'apparenza di ciaſcun di loro.

Mà Tarebbevna lunga girandola e quali fuori di propoſito,diſcor

iere per rútte le qualità de gli elementi e le loro cominiſtioni,có

me dicono i Peripatetici. E doucra baitare che tutto ciò che dird

fi veda nel vero per eſperienza; oltre che li è detto anco alcuna cos

fa della qualità Toro nella theorica . Ora dico che ſecondo la dot

trina già data, quando tratrai che coſa foſſe colore , eſſi colori co

me dice Ariſtotile , non ſono più che fette , due eſtremi che ſono

il bianco ,& il nero , & cinque mezzani nel mezzo de'quali è il

tollo compoſto di pari porenza del bianco e del nero'; ' & fra'l rola

fo , & il bianco vi è il giallo ,che tende alrollo ,& il pallido che

tende al bianco ; fra'l roſſo e'l ihero vi è la porpora che rende al

roflo , & il verde che tende al nero . Si che li vede che'l roſſo è ni

mico al pallido ; ſicome lontano da lui per il bianco , & al verde,

li come parimenti lontano dalui per il nero , & è amico del giallo e

della porpora'limilmente il bianco, & il nero , li come eltremi'non

vi poiſono ftar appreſſo, per eſſere l'uno troppo chiaro , & l'altro

troppo oſcuro. Etqueſtaè la prima radice , & conuenienza loro,

la qual ſeguendo , &fuggendoſempre gli eſtremi me'riſulta-quella

vaghezza cheli ricerca nelle pireure . Mà biſogna auuertire anco

non tolamente alla conuenienza, & ripugnanza de' colori fempli

ci , mà anco à queHa de compoſti ; perciò che tutti quelli che fa

compongono da ciaſcuno delli due eſtremi coʻlroffo, parunentili

accompa
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accopagnano inſieme,& ſi diſcordano, li come clfi eſtremi che ſono

originalı ſuoi . Ec però nella natura del giallo ſono i colori rolati,

incarnati, Aaminci , dorati , & ranzati ; nella natura del pallido

ſono i verdi, sbiaui , urchini, chiari, & violaceichiari; nella na

tura della porpora ſono i pauonazzi , taneti viui , & cileſtri ; & in

quella del verde, ſono il turchino , & azurro . Si che renderanno

vaghezza ordinata , & ſenza confuſione degl'occhi frà di loro , i

colori purpurei , pauonazzi , cileſtri , turchini, verdi , & azurri,

li come propinqui per la compoſitione del roſſo , & del nero. Per

la compoſitione delcollo , &bianco ſono di temperata vaghezza

frà di loro i gialli, incarnati,roſari,doraci, ranzati, Haminei , pal

lidi , verdi , sbiaui , & turchini , chiari. Co'l roſſo infiammato lo .

lamente vagheggiano per la parte verſo il ncro , i colori purpurei,

pauonazzi , taneti, & cileſtri; e per la parte verſo il bianco i gialli,

incarnati , rolati , dorati , faminei , & ranzati . Per la vicinanza

che tengono co'l roſſo ſono vaghi frà di loro i giallı , purparei ,

pauonazzi, taneti, & cileſtri; & ciaſcuno di queſti con gl'incar

nati rolari , dorati , & infiammari . Gl'eſtremi, cioè il nero , & il

bianco per eſſere amici per compoſitione, non potendo il neroha

uere altronde'lume che dalbianco ,& queſto ombra ſe non delnc

to , cauſano che i coloricheparticipano di loro , li come lontani

dalla fiamma del coſſo loro mezzo accompagnato , generano va

gezza . Ec peròconuengono per via di vnione con i pallidi, verdı,

sbiaui , turchini , chiari , verdi, turchini , & azurri. Dall'altra

parte contrarijſlimo à tutti queſti è il coſſo . E che ciò ſia vero le

gli è troppo vicino a loro gliauuiua per la ſua acutezza , eſſendo

loro i più foaui fra gl'altri. Del nero ſono amici , & con lui con

ucngono itaneti , cileſtri, pauonazzi, & fimili colori pur che lia

no oſcuri. Conuengono ancora il berretino, & il bigiooſcuro. Da

queſti in poi tutti gl'altri gli ſono nemici. Del bianco ſono amici

i verdi , turchini , azurri,il pallido, & gl'altri colorisbiaui d'ogni

forte , eccetto il roſſo puro quando, non è miſchiato con ello lui

come è il roſato , E queſto è tutto il fondamento della debita va

ghezza , che debbono hauere i colori compartiti per le pitture ; il

quale tuttauolta che fará inteſo , & offeruato , ne riulciranno le

opers conuenienti , vaghe, & diletteuoli à gl'occhi . Queſte con

uenienti vaghezze offeruò ſempra Raffaello frà gl'altri;per ilche

giamai non volſe,ò almeno dirado porre un particolar colore de

lopraderti à canto à vn'altro onde ne potelle naſcere troppo va

ghezza à gl'occhi , & leuar alcuna parte del giudicio al riguardan

V te. Ec



308 LIB
RO

te . Et queſto ancora vsò il Giouiale filoſofo , & pittore Gaudentie

nelle cui opere ſi ſcorge tutta queſta arte . L'uso altresì il Parmi

giano, & molci altri che lempre à canto à i gialli , polero i violacei

fuggendo il turchino ſi come troppo viuo , e trà gl’incarnati ,&

turchini poſero diuerâ moreletti per temperamento,& coſi fecero

di tuttigĪ'altri colori mezzani , frà ponendogli trà gl’eſtremni ò vo

gliam dire acuti per temperamentoloro. Vn'altra conſideratione

importantiſſima habbiamod'hauer ſempre innanzi l'occhio , che

non ſi ſepara mai da queſt'altra del temperamento ; & è di por

re ſempre i più viui colori nelle figure principali come più grandi,

& più apparenti, & nelle ſeconde comepiù lontaneſminuirglial

quanto perl'abbagliamento del lume , & coli di mano in mano

procedere fino a tanto che perdendoli affarroi d'intorni li perda

la luce , e non potendoſi più vedere , non ſi poſſa colorare ; chc

coli la conducono le opere in modoche le figure non paiono di

pinte, màſpiccate; & di cilieuo, tanto há forza la temperatura de"

colori fra di loro , & ne gli sfuggimenti. Mà queſta via perquanto

Gi vede à noſtri tempi , ſi comeda pochi è inteſa, coſi malamente

è oſſeruara . Onde li veggono in molte hiſtorie canto colorate le fi

gure lontane , quando quelle d'apprello, & lúghe dieceuolte tanto

come queſte; ſi che non viene a riuſcirealtro chevna pura pianez

za empiaſtrata , & vn'arco di coloriſenza rilieuo ò forza . Er tanto

più appare queſto errore , quantoche ci ſonoalcuni che perſua

dendoli d'eſlere più ſagaci ,& laputi de gl'altri , dicono che le fi

gure di dietco vogliono eſſere più oſcure che quelle dauanti ; per

ilchc le fanno vna battaglia od'altra hiſtoria all'aria., auuiuiſcono

di chiaro leprime figure, & l'altreingonbranodi colorioſcuri, &

ombre fino alle più picciole , talche paionoaffumicate , & tinte di

caligine . Nel che di gran lunga errano ; per che il perfetto sfug:

gire, & abbagliare la viuacià ,& grollezza delle ombre , congite

nel conſiderarla lontananzadella figura dell'occhio , & abbagliac:

meno la figurache li finge ſtar più apprello , & più quella che ſü

finge ſtar più diſcoſta , & lontana . Cancioſia che l'occhio non

può vedere ſe non confuſamente per la molta diſtanza il colora:

delle lince e delle ſuperficie ; perònonbiſognainalcun modo tin

gerle anco di più oſcuro , che cofiG dimanda vna fuggitiua inuer

la ;, ne minor erroreè di quelli che fanno le figure didietro piui

grandi delle prime, lequali li chiamano di proſpettiua inuerla ..

É tantomiperſuadoche polla baſtare quanto a queſta parte delco

lorare, nellaquale, comehò di gidi auuertito , conſiſte la principali

forza , & eccellenza di queſt'arte.

Aquali:
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C

A quali forti di genti conuengano particolarmente i colori. C.9111.

Oloroche ſi pongonoàvoler eſprimere in vna coſa alcun'effet

to co'l mezzo diqualche iſtromento , & non conoſcono ne

diſcernono la qualità ,& proprietà di quell'inſtromento , co'l

quale voglino rappreſentare quell'effetto , ſecondo me fi poffono

domandar ciechi; i quali non ſapendo certamente done ſia il pia

no buono, & fodo per mettergli ſopra il piede , ſpeſſo inciampa

no, & in fallo pongono il piede in qualchebuca, doue ne cadono .

Coſi auuiene a quelli che quantunque imitinobene i panni nelle

figure tutta via non conſiderando la qualità delle figure à quali gli

attribuiſcono,generano ſpeſſo certa inconuenienza, cheſicurames

te non generarebbono,ſe ſapeſſero la cauſa diciò che fanno , & inſti

tuiſcono co'l penello,& co'i colori; i quali táto vogliono hauere la

loro riſpõdenza della qualità della figura ſi come la figura da loro

per apperire ogni fimile il ſuo ſimile . Adunque per fuggire queſte

Iconueniéze, & ſapere le ragioni del cõpartire i colori lecódo i gra

di delle figure che ſi rapprelentano, debbiamo ſapre in generale,

che i colori che tendonoallo ſcuro,& ſono priui di quella viuacità

chiara , li appartengono a vecchi,filoſofi, poueri,melancolici ,

genti graui ; d'iquali ſe fi faceſſero velti vaghe , & allegre di colori

vari , non ſi conuerrebbono . I bianchi , pauonazzi , rolli ,& fi

mili ſpettano á Pontefici , Monarchi, & Cardinali. Il color d'oro

co'l giallo ; & i purpurei conuengono à gl'Imperatori, Re , Du

chi, & gran perſonaggi. I colori roſati, verdi chiari,& alquanto

gialli, & ichiariturchini , & altri coli fattiſi appartengonoa Nin

fe, giouani, meretrici, & ſimili . I colorimiſchiparimenti à Nin

fe; ma i tendenti al chiaro , & i diuiſati eſtremi a tamburini, buf

foni, trombetti,paggi, & giuocolari.Et coſi gl'altri ſi diſpenſano,

&attribuiſcono Tecondo le grauità , & le allegrezze che ti poſſono

conſiderare dalle coſe dette. I chiari dorati,&lucidi colori appar

tengonoà ġl'Angeli pur cendenti alchiaro,& bianco ; ilquale mol

co li confa anco à verginı, Sacerdoti ,& Santi ; perche leggiamo

che S.Bartholomeo vſaua di portare il manto bianco , e la veſte da

ballo di porpora , & coli vſauano molti altri fanti. Et generalméte

in queſta parte vi li ha d'hauere certa diſcretione , & giudicio , co

meperellempio, non conuerrebbe darecolor cangiante alla no

ftra Donna, per niun tempo come molti fanno , attribuendolo di

dipiù anco à Chriſto ,& àDio Padre, e pur non vi èche gl'auuer

diſca • Ec per che molte coſc appartenenti a'colori, comeda chi ,

&

V 2 &
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&perche furono vſati,e camevfar'hidebbano riſpetto a gl'habiri,

à' gradi, & alle ſignificationi d'elli colori , G ſono dette nella thco

rica'; & ancocome habbiano da eſſere diſtribuiti per le hiſtorie, &

fantaſie de' pittori , coſe che non ſi trouano coſi eſattamente rac

colte in altro loco , & che apportano grandiſſimogiouamento al

pittore; non ſtaro à replicarle qui,mapallerò anotare l'altre coſe

che ci reſtano

De i colori de i quattro humari,ecome di loro ſicompongono le cara

ni nelcorpo humanodi qualunque forte . Cap. 1x.

Vrto che d'álcuni luoghi de' libri precedent
i
, doue habbia

mo

T trattato delle carni, lipoteſſe hauere tanto di cognitione che

baſtalle

per faperle co'ſuoi propri colori componere ; nondi

meno non laſcierd quiui per maggior chiarezza di trattarne più

particolarmente, riducendo il tutto ſotto a quattro colori de gli

humori noſtri, rapprefentanti i quattro elementi . De quali effen

do tutti i corpi compoſti , è di neceſſıtà che tengano della natura

loro , & particolarmentemoſtrino il lor colore ,& maffimè, & più

apparentemente il colore di quell'humore che in loroſoprabon

da.Di queſti colori, per iquali anco i fifici giudicano della com

pleſſione, & proprietà della natura di ciaſcheduno, primamente il

colore di terra cauſato per là frigidità , & leccità , &però foſco, &

nero denota la nera colera , che li chiama melancolia . Il colore

d'acqua, & ceruleo che tende alverde , dimoſtra la Hemma ; per

ciò che la frigidica è la maire della bianchezza, & la calidità della

negrezza. Il colore dell'aere è alquanto rolfo , & dinora langue;

ma'l colore di fuoco duer di ardente fiamma denota la colera , la

quale eſſendo per la ſua forrigliezza fa cilinente con eucci gl'hu

mori commiſtibile, cauſa vari colori. Im però che ſe è meſcolato

co'lſangue, dominando il ſangue fa che il colore lia pollo ; le dor

mina la colera , fà il colore alquanto rollo ; fe lono.vguali inſieme

lo fà fuluo . Mà ſe co'l ſangue è meſcolata la colera adulta , fa il

colore di canape . Se'l fangue domina, rende il colore pollo,oue

ro alqnanto cubicondo dominádo la colera.Mà ſe è meſcolata con

l'humore melancolico, tinge il corpo dinero; ſe è temperata con

la melancolia,&Hemma con egual proportione, fa il colore di ca

neuaccio ; ſe la femma ſoprabonda, fà il color luteo ; fe la melan

colia vince fà il color bianco . Ma ſe poi è meſcolata con la fem

Bacon vgual proportione, fa, il color citrino; & s’uno diqueſti

predomina ,
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predomina, rimane ilcolore in tutto ouer in parte pallido. E per

nonlaſciar alcuna coſa che a perfetta cognitionediqueſto appar

tenga , l'aper debbiamo chei corpi Saturnini, ne' quali ſi troua la

timidità , la ſterilità , la maligniià , la melancolia , la vecchiezza ,

l'auaritia , l'inuidia ,& la pigritia, ſono di colore tra'l nero , & il

pallido . I Giouiali ne' quali regnata temperanza, l'allegrezza ,

l'eloquenza , l'abondanza , l'honeſtà, la fede, la religione, lono di

color bianco meſcolato temperatamente co'l roſſo. I corpi Mar

ţiali , ne' quali predomina la crudeltà, l orgoglio , l'Ira, la temeri

tà l'impeto, la furia , la vendetta ,l'audacia,& finalmente la guer

rá,ſono di color rollo oſcuro, & d’occhi lucidi di giallo . I corpi

Lunari, de'quali è particolare la purità , la ſemplicira, la Vergi

nità & fimili , ſono di colore bianchiſſimo con poco di roſſo ; &

i mezzi frà queſti quattro rappreſentanti i quattro humori, ſono

come i corpi ſolaride' qual è propria la magnificenza, l'honore,

la giuſtitia,la fortezza, &fimili, & hanno ilcolor foſcotra’l giallo

è nero, mà 1parto di rollo. I corpi Venerei de' quali è la gracia, la

corcelia , la venuſtà , & le altre qualità che ſi ſono dette alıroue ,

hanno il colore bianco che tende alquanto in nero , mà ſparto di

roſſo . Vltimamente i corpi Mercuriali che ſono degli aſtuti, pru

denti , modefti , & quieti, hanno il colore di mezzo che non ha

ne bianco nc nero ;màè di tutto conuenientemente compoſto.

Neldiſpenſar poi queſti colori , biſogna non ſolamente alle con

fitutioni parncolari de corpi, mà anco alle età auuercire . Impe

rò che il color Aemmarico li conuiene prima à gl'infanti, & doppò

fanciulli ; il languigno prima a gli adolefcenti, &doppò a'gio

uani ; il colerico prima à gl'huomini,& doppò à gl'attempaus; &

il melancolico comincia ne' vecchi ,& poi diviene perfetto ne' cor

pi decrepiti.. Ec queſti ancora & hanno da olleruareper ciaſcuna

crà ne'cati accidentali per ordine. Conciofia che qui conſiſte tut

ta l'importanza , eſſendo chiaro che quanto più il corpo tende al

roſſo , tanto più ſi auuiuilce ; & per incontro quando il corpo ſi

finge privodi quello , necellarioe che egli fia morto ; perche egli

rappreſenta lo ipirito vitale . Mà perche habbiamo parlato delle

carni , biſogna hora auuertire alle mitchie delle ombre corriſpon

dentià loro, perche queſto importa allai.

Come l'ombre debbono ſeguire il colore delle carni. Cap. X.

H

Ora per procedere vn poco più alia pittoreſca , dico che di quei

quattro colori che rapprelencanvi quattro humori,& le quat
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tro qualità degli elementi ſopranominati con lemiſture loro ; per

far le carni melancoliche ſono , come le terre d'ombra , & fimili ;

per le Aemmatice è il bianco ,che s'accompagna ſecondo le occor

Eenze co'l uerde , & azurro ; per le ſanguigne la miſchia fatta di

bianco , & roſſo , che riſulta in color roſato ;& per le coleriche il

follo eſtremo, comela lacca , & il cinabro ; ma inmodo che ſpar

gendoſicon molto bianco ne rieſca vn colore pallido cheimiti il

colore della fiamma (penta . Perche ſi come cotal fuoco Ipento e

oſcuro , & ardente li che par tener non sò che del nero , coſi
veg

giamo i colerici quanto più hanno della colera , tanto più partici

ticipar delnero , & oſcuro. Ora turci tutti queſti colori , ſecondo

che si confondono inſieme l'uno, & l'altro, vengono a fare le mir.

fchie di qualunque carne (i vogliano. Per ilche habbiamo da con

ſiderare, che ſecondo il colore della carne , vuole ancora ellere:

quello dell'ombra ; conciolia chenon eſſendo altro l'ombra delle:

carnę,che l'iſtella carne non:allumata , & la parte allumata non:

altro che l'iſteſſa carne dallume percolla , hi ha da fare che le la

carne è molto roſſa, & pocochiara, nell'ombra ſiamolto roſſo ,&

poco nero : & fe per incontro èdi pochiſſimo roſſo , & alſai biani

co, ilche verge allo ſmarrito , nell'oinbra hà da effere molto nero ,

poco roſſo . Perche il nero ombra perdritto il bianco.,.& .però

colori quantopiù terranno delbianco, táto più l'ombre parranno

tenere del nero , & quanto più lecárnitendono al roſſo, tanto più :

vi connieneil rollo nelleombre. Et ſe'l rollo tendealgiallo , l'om .

brahadaeſſere di roſſo tendente al giallo ; & fe la carne tende al

bianco con un poco di vermiglio , come di Hemma , & fangue ,

l'ombra hada eſſere di più nero chedicollo . Er tutte queſte carni,

- & ombre ſi formano primięraméte di pari colori , facendo lacarne:

oſcura, neļlaquale poi, miſchiacoui il bianco ,s'eſprimono i rilieui

- ſuoi luochi,& ombre oſcure,& nere, lequali-poimiſchiandoli

con detta carncoſcura , vengono più e menoà prenderſi oſcure,di:

maniera che fra queſti trè eſtremi, cioè carne, bianco ,& ombra.

oſcuriſſima , non poſſonoſe non riſultare le miſchie perfette delle

carni, lequali fono ſtate coli bene eſpreſſe dagl'eccellenti artefici.

Cap. XL

E

Comeſi compongonole carni ſecondo i mori de' corps.

Sſendoſi no capitolipaſſati ragionato de'moti de' corpi ſecon

do la conſtitutione di ciaſcuno , & coli anco de coloriche

gli ſono proprij, porrei. farli.Superſedereditrattarne più , &

pallac
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pallarpiù oltre; tuttaviamiè parlo di ragionarnealquanto più di

Ateſamentein queſto capitolo, & cercare quali colori parroriſcono

imoti interni dell'animo noſtro. E prima biſogna miſchiando in

Geme, come fiédetto, i colori fecondo le conuenienze loro , tanto

più augumentare il colore particolare del moro , quantoche eſſo

moto e conformeal naturale della figura che fi rapprefenta ; come

ſarebbeaggiungere molto più dieſcandeſcenza almoto impetuo

To in quello che è dinatura colerica , & Martiale. Ora cucci imoti,

qualunque fi fiano li come ſonodiuerſi tra loro, cofi hanno i ſuoi

particolari colori ,che però fi reggono ſempre dietro alla regola

de' quattro principali colori elementari; i quali tanto ponno nelle

fuperficie , quanto è ilmoto.Imperò che nell'huomo i moti tardi,

& melancolici , per afſomigliarfi alla terra , yanno colorati di co

dor privo di vigordi fuoco , onderimangono oſcuri , & pallidi; i

mori paucoli, pigri, & colmidi dapocagine per aſpettarſi all'ac

qua , ſi debbono eſprimere pallidi , chiari , & ſmarriti, come di

chi teme; i moti allegri, pronti,& corteſi che ſi attribuiſcono all'a

ria ; fi debbono colorare di bianco e roſſo temperatamente ; & fi

nalmente i moti imperuoli, acuti , & colerici che li danno al fuo

60, vanno colorati di roſſo chetendeal fuoco per piùterribilica.Et

cofi riguardando con queſto ordineal naturale , la poſſono facıl

mente colorare tutti i moti di qualunque forte . Perche ſi vederà

vn'ira infiammata con gl'occhi di bragia, & per incontro la pa

rienza (morta, e di color terreo ; & coli cutti glalcri moti del loro

colore ; auuertendo però ſempre di colorarene' corpi più le parai

che ſono continouamente ſcoperte di roſſo , per il colore del Sole

che ſopra gli fi ftende; comeli vedono lemani, i piedi, il petto ,

le ſpalle , la faccia e le ginocchia de villani , fachini ,& altri huo :

mini faticoſi . Deueſi ancora oſſeruace nelle giunturedelle femi

ne, & delle perſone delicate di ſpargere ſempre di rollo le parti pid

eſercitate e che hanno moto ; come le giunture delle gambe, delle

braccia, & inodidelle mani ; &coli colorare più viuacemente le

dica delle mani , & de picdı , e più a ai i nodi loro , le piante , i

taloni , le ginocchia , igomici , il mento,le orecchie , le malcelle,

le nari, le labra,l'ombelico,i capitelli delle mammelle ; &olore di

ciò le chiaui delle ſpalle , la cinta, i fianchi , le lacche, la natura ,

& le nati per il continouo lcuarſi e ſedere dell'huomo. Et queſto

medeſime coſe vanno oſſeruate in tutti gl'alori corpi ancora, tuttas

uia de' loro conuenienti colori. Nel colorare i capelli ſi vuol ha

uec riguardo alle carni ; perche le carni bianche ſparte di poco rolo

V ſo

-
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fo richiedono i capelli fai echiari; le carni pallide e chiare ricera

cano icapelli neri ſenzaviua cità ;allecarni rubiconde conuengo

no oſcuri, ma auuiuiti di rotlo oſcuro, &hanno daellere inannel

laci , & crelpi . Alle carni tenere e Imorte fi confanno i capelli

quali neri, & rari . Alle carni compoſte ſi che non paiano più roſſe:

che nere ne più pallidechebianche, corriſpondonoi capelli ne

griſfimi ,& folci;& le carni che tendono troppo al giallo, & roſſo

con un poco di nero vogliono i capelli rolli , & biondi oſcuri deli

colore de l'auellana, come erano quelli diCHRISTO. Et le carnis

vgualmente miſturate di bianco , & coffo ,richiedono i capelli:

biondie chiari. Queſta é la ragione, & il fondamento de colori,

& del diſpenſargli ,dicui hò trattato brevemente , pernon diftra

here l'animo di chi legge con la longhezzadeldiſcorrere . Nepe

rò, credo d'hauere tralaſciato coſa. alcuna di quelle , che pollono,

elſere di qualche importanza , & farci inciampare , non eſſendo,
auucrtite.

IP

Delle regole del lumea Cap. x11.

L lumehà da effere neceſſariamentevn medeſimo in tutta l'hiſton

siache dipinge, in tal modo chenel campo della pitturas'imai

ginino ſei parti ,.cioè anteriore, poſteriore, deſtra ſiniſtra , ſu

periore , & inferiore ; & conſequentemente il pittore in vna fiata:

finga che it lumeò raggipercuotanonelle figure della parteante

riore del luoco , & inveruniinodo nella medelima hiſtoria non fin

ga altro lumedalla parte poſterioreò da qınal'altra: li voglia. Per

che non è poſſibile che'l Sole nel medeſimotempo lia in Oriente ,

& in Occidente. Il medeſimo ſi hada intendere d'una ſolafigura

ne' corpi perfettamente sferici , & tondi; che'l lume ò raggi per

cuocano nella parte o angolo oppoſtoà loro ; & nelle altre partiG

abbarbaglino.Et cofi li vede nell'occhio ,chei raggi cauſano nell'

angolo à loro oppoſtovna come ftella picciolina; mà ne corpi ton

dı,& lunghi , come il baſtone , & il corpohumano s raggi feriſco

no nella parte più propinqua à loro con più forza . Ilqual effetto

clprimerà il pittore con vna fafcia o cintola poco ampla co'l colo

re cherappreſenci'il maggior lume. Et s’alcuno mi dice, che tutta

la mezza parte del corpo tondoè allomata vgualmente dal Sole ;

quando il corpo gliè contrapoſto,lo riſpondo lafciado di diſputar

quelto più furulmente , che'l pittore non folo confidera il modo

con che il Sole alluma, mà anco hà riſpetto , & confideratione à

l'occhio
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l'occhio che mira , ò che finge guardar alla pittura ; ilquale natu

ralmente è allettato dalla parte più allumata . Et fi come egli vede::

più chiaramente quelle pacu doue le pupille riguardano', & mira

no più fillamente, cosíconmaggior forza vede ſolamente le parti

più eminenti del baſtone è dell'huomo'; & quelle chehanno poca:

ainpiezza è larghezza, & l'altre parti vede con manco intentione,

& più rimetſamente .. Di quà ſi conchiude neceſſariamente permio

parere, che'l pittore had'eſprimere queſto , & non altro effecto

co'l pennello. Et le ciò offeruerà',.vederà comericaccierà le figu

re', & le farà tondeggiace . Ne l'ofleruerd , ſolamente ne cor

pi: tondi,ma ancora ne' piani. Eben uero che quella faſcia •

cintola hà da eſſere più ampla; perche l'occhio più vede nel pia .

pochenel tondo èsferico . Et le vuole il pittore eſſere eſperto in

queſto precetto ", faccia oſſeruatione, & conſideratione ne' corpi

polici, & liſci ,come in vno ſpecchio , invna colonna luſtra's,ò in

vpa caraffa , & quello feiui proportionalmente ne gl'altri corpi .

E dibiſogno ancodichiarare , &dimoſtrar l'effettoche fà la luce

prinra, cioè la luce più chiara ne' capelli, ne g ! occhi, nelle labra,

e nelle vgne . Ilche è vna cerca riſplendenza particolare, come ogn?

uno può vedere nelnaturale. Piùoltre liha daconſiderare chelo

no certe parci nell'huomo , le quali perche hanno la pelle più tira

ta ,& difteſla ſopra , riceuono naturalmente più luce dell'altre ;&

queſte ſono la fronte , il naſo ,. &la mammella .. Vltimamente vi

fonoaltre parti che per eſſerevntuoſe,mceuonoparimenti mag ,

gior luce ,che l'altre ; come ſono quelle parti che ſtanno intorno

gl’occhi ,le quali coſe tutte auuerricà diligentemente , & cercherà

d'eſprimere il pittore ..

0

S
0
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Regole della proſpettiva .
Cap. XTIT.

I come gl'antichi pittori-profperciui traſſero dalla piramide cura .

te le proportioni naturali , volſero ancora: ritrarne la bellezza!

de corpnco'l miglior modo:, & ordine che folle poſſibile, ſi co .

mein vno ſpecchio . Conciolia che l'ortica chevienedall'occhio

del giudicio non vàmai:all'alto neal baſſo, magiuſtamente giun :

ge alla facciata . Nellaquale l'alia linea,& laballa:vguali
: trale fan

no all'occhio il cono ,accennandoli per quella dilopra il Cielo;&

per quella di ſotto il piano ; ondeil ſuomezzo viene ai reſtar nell

ottica per il ſuoprincipio, & fine . Con tal'arte: vſarono-1: famoti

pittori:dimoſtrare:ſi.comein puco ſpecchio le ſacre picturede glii

Egittij ;

13
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Egittij. Et parimenti i Greci per moſtrare cotal’arte eſſere vera , &

ellemplare, dipingeuano gli amori, le impreſe ,le guerre, & i

configli de' ſuoi maggiori, fi come in ſpecchio ritratto al natu

rale ; dandoci à di uedere che l'occhio giudicioſamente andalle

per quella al ſuo mezzo dimoſtrando l'opera vera , & fingulare,

Coli gli eccellenti pittori moderni hanno ſeguito queſta ittella

via , ſicomeil Petrucci, Raffaello , Leonardo ,Gaudentio, il Par

migiano,& molti altri , & l'hanno ſeguita fi come via reale in pro

fpectiua , come ogni mediocre pittore può facilmente oſſeruare

nell'opere loro. Et per tornar a gli antichi , trouiamo che al tem

po d'Auguſto fù ritrouato l'uſo del pingereſopra le facciate in mu

ro , che prima non era conoſciuto per honore di queſt'arte; doue

hora è pallato tant'oltre , che lino nelle ſtalle , & ne' luochi de gli

agiamenti, vituperoſamente è introdotto . Hora dico che in molci

modi ſi dipingono le facciate, comeper entrare in dentro sforzan

do la facciata per forza di linee, &forza di linee,& facendoui portici con colonna

te , & loggie; Topra lequalinon dee eſſere altro che hiſtoric collo

cate in quei luochi, facendo però che'l punto aggiunga all'altezza

del giudicio viſuale. perche è ſtato oleruato chemolti pittori va

lenti nella proſpettiua non hanno mai voluto ſpezzare, l'ortica ne

per alto , ne per baſſo , li come quella che giunge all'eſtremo del

giudiciodell'huomo; per dimoſtrar ſempre l'opera pura, & ellem

plare ſecondo l'occhio noſtro , che è il più alto ienſo, & per conſe

quenzagiudica quanto le proportioni proportionatamente gli coc

riſpondano. Nel qualpropolito ſi poſſono confiderare per ellem

pió le ante d'un'organo che è in Milano à Sáto Franceſco da man

ſiniſtra , dipinte dal noſtro Bramantino , nella parte eſteriore di

cui egli ha finto le colonne del medeſimo organocon la ſofica di

Sopra ;& hafattoche le figure che gli ſono lotro vanno dietro di

gradando di parte in parte al detto punto imaginato ſecondo l'ele .

fere dell'organo : & il cainpo dellefigure alte alla sofica , & le vlei

me due colonne ſono d'aria . Er queſta via hanno tenuto i veri

proſpettiui, non facendo però le conuerſioni di Paolo , e le . Na

duità di CurIsTO ſopra quelle facciate , nellequali l'occhio

và inalzato al paragone di quelle per giudicarle perfettamen

ie. Nelle facciate li dipingono ancora figure di rilieuo, come Im

peratori, prigioni , & fimili , fingendogli entro nicchie , ò ſopra i

cornicioni, &menſole rilevate in fuora. Nel che biſogna auilarſi,

cheſecondo che le menſole li volcano,coſi biſogna voltare le pun

u de'diamanti , & nelle facciare far che ſpuntino in fuori i verro.

ni, le
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ki, le loggie, & i corritori . Et per auuertire à queſto ,hanno ricro

uato molti rari in queſt'arre , il pingere ſopra gli arazzi , & attac

carglı in alio , perdimoſtrare la verità delle biltorie. Doue mede

fumamente biſogna collocare il punto in mezzo ſi come hannool

keruato molti rari proſpettius, & maſſime il inaeltro del Zenale,

Vicenzo Cruerchio Cognominato il vecchio in alcune hiſtorie di

miracoli di Santo Pietro martire , in Santo Enſtorgio di Milano ,

nella cappella di quel Santo che ſono ſopra l'occhio quattro huo

mini: doue li veggono ipiani sfuggire, & le altezze calare dol

ciffimamente.Et ancora hà offeruato Polidoro,ilquale ſopra molte

facciate in Roma, oue dipingeua in alco barraglie , trionfi , & ſa

crificidiRomani, hà moſtrato il piano di ſotto quaſi comein ſpec

chio ficuro che rappreſentaua la verità dell'hiſtoria , laquale l'oc

chioaltamente ha da giudicare. Ilche ſcorgeli anco nella colonna

Traiana, nelle cui hiltorie ſi veggono i piani fino alla cima; & colu

dimoſtrano la verità dell'opera alla prudenza dell'intelletto ſenza

il vedere del ballo occhio. Ec però lo polſono fare i quadri , & por:

gli li come ſpecchio della natura in qualunque parte vuole ,ò ali.

to , è baſſo ,òà mezzo . Vltimamente per queſt'arte dalle linee:

sette fi concludono icinque modi di vedere. Er di queſte linee trè

fono le prime, vna è lopra à l'occhio, che gli cade perpendicolac

mente ſopra , a guiſa di Zenith , l'altra che gli cade loco,& later

za è la linea dimezzo . Et ſe ſi pone vn dado in cimadi ciaſcuna ,

altro chevna facciata per quelle non ſi può:vedere . Le altredue

lineetono diagonali, che dall'occhio iſteilo vengono.vna all'alto ,

& l'altra al bailo, & ſecuono alle crè ſopradette .Allequali ſe lipo

nevn dado in cima è forza.checoli all'alto.come, al ballo vi lirim

mirino in ſcorto due faccie per ciaſcuna che feruono all'altre tre ;

fi che l'occhio.vero viene ad eſſere il mezzo della vera hiſtoria , o

vogliam - dire ſpecchio, ſi.come affermano gl'antichi, & i moderni

proſpettiui mallimè Lombardi,dei qualiè propriaqueſta parte ,

li come il diſegnoè peculiare de' Romani ,, il. colorire di Venecias

oi , & le bizzare inuentioni de Germani...

Strada di moſtrar le proportioni naturali fecondo ilveder

dell'occhio ..
Cap. XIIII..

Er moſtrare come ſi habbiano à rappreſentare ne gl'oggetti',

ò facciate dipinte tutte le forme, cofiid'appreffo come di

lontano ; prima piglierai vn telaro in piedi di larghezza ,

dun foglio ſopra vna tauola, di dictro dalqual telaro li hanno

àmo

P
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a moſtraretuttele figurequadre ,ò tonde,& di qualunque altra

forte , ò alce , ò balle, eſlendo geometricamente diſegnate ;&col

i caualli, & le figure di rilieuo ſnodate che facciano qualunque

atto ſi vuole. Ora primicramente la figura vuole eſſer alta ſei on

ze ; poi li ha da tenere queſt'ordine . Prima alla ſommità delca

po farai quattro linee vguali, delle quali la prima di eſtenda alla

iommitàdel fronte , & quiui farai vn punto alla fine del fronte ,

doue principia il nalo ; e diquà , & di là ſegnerai gliocchi , & le

ciglia, ilche'a gl'intendenti non occorre dirlo . Succeſſivamente

alla fine del nalo , & fue ali , & ſuoprincipio ,&alla bocca, men

to , & gozzo fino alla fontanella della gola facai il punto , & cogi

alle altreche li diranno. Ec poiſcenderai già alla forcata del pet

10 ,& d’indi all'ombelico , & poiinſino allafine del corpo; & dop

po.coininciando nel principio de' galoni , cioè alla chiaue, mede

limamente in faccia ,ſcenderai giù alla punta de' ginocchi , poi al

collodel piede, &anco all'iſtello piede , & verrai di ſopraalla fon

canella della gola in faccia, ( intendo andando verſo la punta della

ſpalla , ) dipoi giù per il braccio alla prega del gomito , & d'indi

alla chiauedella mano , & poi inſino alla punta della mano . Et

quelta è la figura in faccia; nella quale ligneraii bollini ancora .

Venendo poi dilopra alla ſommità della teſta, la ſeconda linca ha

da ſcendere giù inſin’al principio dell'orecchia , & poial fine de

ella , & d'indialla chiaue della ſpalla ,& poi giù per il braccio lin

alla piega del gombito ( ilche s'intende in profilo) poi al principio

del pollice, & ſuo fine , & anco al fine della mano ritirandoli sù

per il braccio interiore ſino ſotto le aſcelle , & lignando al princi

pio della mano , e poi alla chiaue del braccio . Poidalle dette

aſcelle ſcenderai giù fin 'all'ombelico infianco , poi ingino alli gi

nocchi di fuori , & d'indi lin’altalone, & al piede .E ritornando

in sù per la gamba interiore fin’à telticoli , lignerai la parte del gi

nocchio del salone ,e del piede,&tornerai alla ſommità della te

Ita . L'altra linea cheè a riſcontro di queſta (i piglia di mano , in

mano appunto dicome quefta . Laquarta ſi prende dalla ſommica

della teita un'al finede' capelli per al collo , & poigiù per il filo

della ſchena al fine dell'ombelico , e d'indial principio delle nati,

& fuo fine, &poi giù per la gambadal principio della colcia inli

no alla piega del ginocchio , & di quì inlino al principio del calca

gno, & luo fine.Poi tornando al braccio per di dietro all'home

ro li cominciarà la linea , & fcenderà al gobico, & dalgombuco in

fino alla chiaue elteriore della mano , & d'indial ſuo fine. Et per

che
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che queſte proportioni vánoconcatenate l'una con l'altra percirco

lo fi come váno fatte ,cominciádo alla cima dell'orecchia, & girádo

intorno,tocca le ciglia,& il fine dell'orecchia girado tocca la punta

del naſo.Cofi ſcendédo in giù tutte le ſudette proportioni vanno in

circolo; come è il petto,l'ombelico,i gomiti, le ginocchia ; & quáto

più ſeráno apprello al eclaroriuſciranno più grandi, & quanto più

lótane più picciole,ſecondo il vederdell'occhio.Et queſto è quanto

appartieneal
la forma perfetta.Venendopoi al telaco,& ſuoi trasfe

rimentiG farà coli; prima fa piglierà vn ferro alto ſei onze con vna

aperturadi ſopra , & metteraši dauanti al telaro lontano dieci, o ot

so onze in piedi ſecădoil mio giudicio ; & fi porrà come s'egli foſſe

l'huomoche mira la facciata del telaro , & farà ò più alto , ò più

ballo fecodo la dolcezza del vedere le figure perfecte ſi come lui, ci

rate all'occhio ſuo.Poi attacherai con paſta ſopra gli orli del telaro

in piedidauant del telaro vna carta con ſopra inumeri c'hora ſog

giago. Comincierai giù à baſſo del telaro táto davna parte quanto

dall'altra,& la partirai in fpatij dimeza onza l'uno, & dentro diece

minuti;& cobanderai fin'alla ſommità del telaro, creſcendo ſecon

do i minuti i fuoi numeri ancora.Poipréderai vna righetta che ſia

giuſta da vna parte all'altra del telaro, & ſopra queſta noteras i mi

Ruti , & i numeri giuſti coinc fono notati nel telaro . Ora porterai

Ba rigain sù, & in giù ſecondo cheparerà giuſtamente ; & nel fora

medel ferro ludecco che ha da eſſere l'occhio dell'huomo potrai

cacciareanco vn filo alquale appenderai vn piombino, & di dietro

del ferro co'l reſto del filo anderai toccando con diligenza le pro

portioni ò panti giá defcriuiſopra la fronte, & ciaſcun'altra parte

che vuoi . Quindi porrar ka cighetta che giuſtamente attrauerſa il

telaro fott'al filo che è il termine della facciata, & iui conſiderarai

i minuiti , & inumeri fuoi, coG della riga come del telaro . Oltre

di queſto facédo vn'altro telaro giuſto come l'altro coperto d'una

foglia di carta foprayo caualletto con la detta rega porrerai i nu

meri, & minuti del filo ſopra il telaro di carta , & ſeguendo que

fto modo formerai qualunque parte che è nella figura ,& circuen

do in giro farai per quelle parti che fuggong trà. L'un punto,& l'al

tro , vna croce , & fubico fatto vnafigura con li fyot punci, & croci,

- Jeuerai via l'occhio , cioè il filo , & à queſto iſtello , ponerai il cuo

occhio , & fopra il telata di carta contornerai minutamente, i ſuoi

punci , & le crocete tuttauia vedendo il modello all'iſteſſo occhio .

: Ciò fatto tornerai il filo , & ferro al ſuo luoco, & coli potrai fare

gli angolide maconi , cauole, bale da ballo , & di alto facendogli

venire giuſti al vedere, & ſe l'occhio ſerà piùà ballo micerai le

gure
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gure dal di ſotto in sù , & di ſopra nelle volte confiderarai il

sgiro fuo , & poi tra'l modello , & il giro tirerai il filo à linea

retradoue li termina il volto , ò giro chequeſto è il fine fuo,& con

queſte proportioni, & cotal celaro puoi fare le figure grandiſſime

allacgando i ſuoi numeri , & minuti, in tal modo chepotrai fare

qualunque coſa ti verrà in penſiero fuori dal telaro piccolo .Qye

Ita via polſo dire ingenuamente di non hauerla imparatada alcu

no , anzi d'eſſermela imaginara da me ſteſſo ad vtilità de'profef

fori di queſta noftra arte . Or quanto alle figure quadrate ne diſe

gnò allaiVincenzo Foppa,ilquale forſi douca hauer letto di quelle

che in tal modo ſquadraua Lilippo Statouaro anticho , con quella

ſimmetria , che in latino non hà nome alcuno. Er ſeguendo lui

ne diſegnò poi Bramante vn libro , da cui Raffaello , Polido

ro , & Gaudentio ne cauarono grandiſſimo giouamento ; & ſecon

do che ſi dice é peruenuto poi nelle mani di Luca Cangialo Poz

zederaſco, ilquale perciò e riuſcito nelle inuentioni, & bizarrie ra

riſlimo almondo. Oltra di queſto in altri modi ſi poſſono creſce

re dalle piante icorpi humani ,come per forza di numeri co'l velo

di Leon, Bartiſta, Alberto , co'l telaro , & la graticola , di Alberto

Durero, & di Giouanni di Friſia di Graminge, iquali iſtromenci lo

hò veduti inſieme con molte altre figure dilegnate da molticon la

proſpettiua di Gio. Lenclaer. Mà tornando alla fabrica del fudetto

inſtromento, piglierai due reghe larghe crè' dira ,egroſſe vn quarto

d'onza, & farai à tutte due vn piccolo grado nella groſſezza,ilqual

ſeguirà i minuti, & numeri ſuoi, per potergli cacciare dentro la

picciola rega ſtretta diſopra ; acciò che li portano più chiaramente

ritrouare i ſuoinumeri, & minuti . La riga vuol eſſere ſtretra di

foto , & acuta in cima per poter toccar le membra più minuta

mente , &dapoi tirarla per l'occhio auanti,& indietro. Ec queſto

fi può fare ancora co'l filo , & piombino ſopradetto. Alle due te

ghe principalidel telaro inchioderai vn'altra rega in cima al tra

uerlo , & al fondo caccierai le due reghe vgualmente in vn zoc

co , laſciandole in piedi driste appreſſodi vna cauola , ò di ciò al

tro che vuoi. Puoianco fare il iclaro di righe di ferro,come crac

tando poi della ragione d'effo celaro ſi dirà à baſtanza.Circa ilpia

no dritto, & giuſto , ilqual comincia al fine dell'oprica che termi

na nella facciata ò linea del caglio ; d cui tutte le proportioni giuſte

vanno à confinare, & interſecarli nella facciata al primoocchio ;

porrai il quadro obliquo , & trauerlo , e gli toccherai co'l filo che

dall'occhio fi ſtende , tutte lecirconferenze di fuori, & coli le tirc- .+

rai
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rai con la rega,& i numeri ſuoi. Et lappi di certo che le figure ob

lique, & torte lipollono per tal via fare, ancora che ſia colamoto

difficile , & faftidiofa . Ei però è meglio farle con la via ſopradet

ta che è più certa , cioè con figure di legno, di terra , di cera, con li

panni, & i lumi luoi. Oltra di ciò con fili di rame intertecherai le

grandezze, & profondità lue per ciaſcuno membro, & i caualli ,

& ciò che cù vuoi . E lij certo chevfando queſta via di proportio

nc, in vn tratto nella proſpettiva tù trouerai l'errore di ciaſcuno

che in effa commette . Si che più brevemente tú li potrai fare ti

rando all'occhio il calcagno, & il ginocchio, & tutti gl'altri mein

bri con və ſol punto . Potrai ancora ſopra il piano con le miſure

proportionate collocare i portici con le colone di terra , è di cera ,

à di filo , à di ciò che vuoi , facendogli ſopra i cotricioni , & tutte

l'altre parti ; & oltre di queſti ciò altro chevorrai, proportionata

mentepotrai fare.V'è di più vn'altra ſorte d'inſtromento torto per

le volte , & ſporti, ilquale Gi fà arcuato , & fecondo i minuti ſcritti

in carta , lopra quello li pone.Con la rega medeſimamente arcuata

potrai fare ilfimile ſopra il diſegnoche tù voi fare dalle parti, &

con la rega in inezzo che và viſitando le parti delle figurcin fcor

to , è di ciò che ſi vuole.

Cap. XV .

T

ta,

La ragione del telaroſopradetto.
.

Irerai adunquevna linca in piede, che li dirà linea della faccia

à del taglio , in fondo della quale ne tirerai vn'altra à luuele

lo ; & dalla parte deſtra ſarà l'ordine della proportione natu

rale cofida alcocome da ballo . Ora nella linea al livello dietro al

piede della facciata ſegnerar quattro fpacij vguali nominandogli

col à vno per vno; A. B. C. D. Poi nefarai quattro altrinella

parte ſiniſtra della facciata al liuellochiamandogli il vedere, &

l'occhio lignandogli, 1. 2. 3. 4. Quindi accommoderai lontano

d'alla facciata nella parte finiſtra tré huomini al trauerfo fopra la

linea al liuello , & ſerà l'occhio della diſtanza ;, & da ello occhio

ticando vna linea optica , che giunga alla facciata , quius fegneral

wn punto chiamandolo il finedella viſta, al quale curtele
propor

pioni del vedere fi confinano . Et coſi dal primopunto fegnato . so

tirerai vna linea ad elfo fine della viſta , & parimenti dal ſecondo

fignato . 2. & dal terzo figurato. 3. & dal quarto ſignato. 4. Poi ti

verai dal primo occhio vna linea all’A . interfecandola nella fac

piata , & pacimenti al. Bu al. C. & ak D., ſempre interfecandole

nella
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nella facciata , & ſegnandole tutte con le medeſime lettere nell'ifter

ſa facciata . E cominciando dalla lettera delſecondo D. al (qua

dro della facciata la porrai nel vedere, nella linea. I. Il medelimo

farai nelle altre trè reftanti lettere. C.B.A. notate nella facciata ;

onde fi viene a fare vn quadro perfecto , che sfugge alla viſta. Má

per far la figura in piediſopra al livello, nel quarto. D. ſegnerai il

il capo della figura. F. & la tirerai al primo occhio interfecando

la nella facciata ; & coli dalla ſeconda F. al ſecondo D. che ſono

ſignati con gl'altri nella facciata ,che tanto ſpatio vuole haucre la

figura ſopra la linea della viſta tirata à (quadro. Nella proportio

ne. C. il limile farai che riuſcirà alquanto più lunga ; &parimenti

Rcha
proportione. B. che verrà anco molto più, & nell'A. molto

più enella linea della facciata molto più. Màauuertiſciche queſte

hgure vogliono eſſere nella proportione ſignate in profilo, tirando

tutti i ſuoi mébri alla interſecatione nella facciata ;chedapoi tirato

al vedere vogliono eſſere raprelentate in faccia; li come nella pro

portione vogliono ellere nel vedere rapreſentate in profilo ,moltra

do di ſotto le larghezze, & lininuimenti de' ſuoi mébri.Perciò che

la proportione mira al primo occhio per la diſtanza, & al fine dellº

opticali rappreſenta la viſtanoſtra , facendo le figure in dentro. Et

coli ſopra l'optica non ſi può vedere piano alcuno, ellendo al drit

co della viſta . Ora lignati i punti cheſono nominati nella propor

cione da ballo con le ſue figure ne l'optica tirata nella proportio

ne, lequali interſecando nella facciata,& tiratogli al primoocchio

il ſuo sfugimento nel vedere, ſegnando nella optica dalla parte fi

niſtra i quattro ſpatij di ſotto , quiui nella cimadella facciata farai

vn'altra linea al liuello . Nella quale alla deſtra della facciata ſe

gnerai i quatro fpatij come di lotto, & tirandogli al primo occhio

nella facciata gli interſecherai ; & dalla parte liniſtra farai i derti

numeri comedi ſotto, tirando all'occhio che è fine dell'oprica , &

fine della viſta . Poidalla facciata tirerai à ſquadro le interſeća

tioni d'ella, & quiui ſi vederanno le fofice, ò Cieli. Et le figure an

coranella proportione ſifaranno , tirando le ſue teſte al primo oc

chio , & la doue li interſecheranno nella facciata, iui ſarà la fine del

vedere; fichenelle figure di dietro per ritrouar il piano che ſi per

de , ilcapo pendetàſopra la linea della viſta ò poco più,& cofiver

ranno inalzandoſi fino a quello della facciata chefarà tutto intie

ro . In oltre dal primo occhio tirerai vna linea in piedi che vada

giù , in fondo della qualefarai la linea à liuello chiamandola il fi

ne del guardare al ballo'; & doppo alquanto (patio al liuello farai

ancora



SEST' 0 . 333

an cora per pender giù à ſquadro vna figura , che ſarà quella della

proportione , tirando al primo occhio i ſuoi membri ;& douc fi

interfecheranno nel liuello iui ſerà il termine del ſuo vedere. Erin

fondo di detta figura ſegli vorrai fare il piano tirerai i ſuoi ſpacij

fignati al primo occhio,& douenel livello fi interſecheráno, qui

ui ſerà il termine del ſuo vedere ; facendo il primo occhio quello

d'un predicatore che mira al baſſo , & il cirare al vedere nelle in

terfecationi queſto che nella facciata ſi é detto; perche tal nia li ha

da ſeguitare di ſopra dal primo occhio ancora guardando in sù ,

quiuiſarà ilfine della viſta tirando la linea al liuello di ſopra, à

{quadro della qual farai la figura in piedi , tirandoli i ſuoi membri

alprimo occhio;&doue nel liuello s'interſecherà ,quiui ſerà il fi.

ne delvedere, ò fia lontano, ò ſia d'appreffo, òha di ſopra . Et dal

detto liuello tirerai à ſquadro i detti membri fignati con i ſuoi nu

meri in quella maniera , che nel corpo perfetto vannodiſegnatiin

faccia, ò in profilo. Et dapoi ſotto la linea del piede in ſquadro fa

rai vna figura in faccia ſecondo che quella trasferita è in profilo ;

la qual figura in faccia con i detti numeri tirerai alla ſopraſcritta

linea del piede ſignandola anco lei con i decci numeri , iquali tire

al fine della viſta ,doue la teſta verrà alla parte più alta , ſecondo il

trasferimento ál'occhio del corpoin profilo più ſtretta per il sfu

gir ſuo. Etcofidimano in mano gl'altri membri verranno più lar

ghi al piede , per eſſer parte più propinqua à l'occhio ; talmente

che con queſte larghezze potrai andare fino al fine della viſta che

la figura forro i piedi fi vederà in forma di Zenith giuſta, & perfet

ta . Et il fimile al livello diſotto offeruerai , facendo la teſta parer

più groffa per eſſer più propinqua à l'occhio , & i piedi per eſſere

per sfuggire in proſpectiua con li piani vguali. Circala

vedura de le volte, & circoli delle capelle, diſegneraila figura pro

portionata , tirando imembri al primo occhio,& nel giro,ò volto

doue toccheranno le linee , iui ſarà il termine del vedere , & di

sfondar le volte ; ſi come hò dimoſtrato in pittura a Santo Marco

in Milanone.Profeti , nelle Sibille , nelle Gierarchie d'Angeli , ne

gl’Euangelifti , & in tutte l'altre hiſtorie , come di Santo Pietro, &

Paolo, & della Vergine: & coli anco quanto alle facciate che ſono

rappreſentate in quella capella ,cheio códuſli l'anno 1570. Ercos

G habbiamo d'aſſicurarfi che proportionatamente diſegnando di

tutte le figure per lontane che ſiano al primo occhio, ſi giudiches

rà giuſto la lontanáza ; a confuſione d'alcuni che prudenti li çégo

no chefanno fopra i monti figurechenon ſi posſono vedere .

X Proportioni

più balle
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Proportioni Geometrice da trasferire alla viſta. Cap. XVI.

Ella ragione del'inſtromento habbiamo detto della linea de la

facciata, è linea del taglio,allaqualedi forro da la parte
dritca

è la linea del liuello proportionata , & dalla finiftra è la linca

del liuello del vedere l'oggetto. Ora dalla deſtra douc è fignato.

A. farai geometricamente ſotto al livello proporuonato un qua.

dro giuſto , li che la linea della facciata (cenda giù tanto che face

cia una parte del quadro, che li domandarà linea della viſta ; &

nel quadro iſteffo farai due linee diagonalida l'uno angolo all'ala

trointerſecandole inſieme , cdoue s'interſecheranno , quiui ſarà

il punto, & centro del quadro ,per ilquale ticerai all'alco, & al tra

uerſo i due diametri del quadro , li che ſeranino noue punti nel

quadro ; & queſto èilquadro retto , & dritto , perchede gli obli

qui , & torti le ne dirà dapoi. Comincierai adunque all'angolo

retto preſſo alla facciata nellaparte dritca del liuello alignar. A.

& poi alla ſeconda parte del diametro nell'iſteffo liuello à lignara

B. & C. nell'altro angolo retto ; dapoi ſotto l'A . nella linea della

viſta in capo del ſecondo diametro lignerai vn'altro. A. & dapoi

al centro,B. & al fine. C. & ancora alfine della linea della viſta,&

del quadro fignerai. A. & B. & C. ne gl'altri due punti . Ora vem

nendo all'occhio ſopradetto nella ragione de l'iftromento, tirerai

al primo. A. chefa l'angolo della facciata , & dal livello.vn pun

to, perche in eſſo reſta ; e dapoi dall'occhio. iſteſſo venendo al B.

con unalinea dritta la doue s'interſechera nella facciata, quiui por

rai il B. Er tornando all'occhio ;& al C. doue la linea s'incere

cherà nella facciata, quiui ſi potrà il C. li come termine della prox

portionedigradata. Et dapoi ritornando all'altra linea della vilta

conciolia che per quella di veggono cutte le cole ) ſignata con trè

A. la riporteraicoli giuſta , facendo che quei ſegni notati nella

parte di dentro del quadro , li come in tutte l'altre proporcioni fi

hà da fare , continouamente ſiano volcaci in sù, & portati nella li

nea del livello del vedere che è l'oggetto. Adunquein queſta lincai

del vedere ſaranno ſegnati trè. A. li come princt pio ch'ella èdel

quadro perfetto ,iquali ticati al punto del fine del vedere , che

e nella facciata ( licomegià ſi èdetto nell'altroCapitolo )à [qua.

dro della facciata ſi porterà l'interfecatione del. C. lino alla linea

dell'vltimo. A. & l'altra al fine del vedere, & li ſegneràancora. C.

Coli farai conſeguenteinente fino all'interſecatione del B.ſegnan-.

dole ancora di modoche tùyedrai il quadrogiuſto in proſpettiva.

Tornando
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Tornando ora da capo alquadro geometrico potrai fare vn'altro

quadro in trauerſo rinchiuſo in quelle quattro lince,& coſi fargli

le lae linee diagonali, & i ſuoi diametri , ſegnandogli tutti con i

fuoi numeri, & tirandogli perpendicolarmente ſopra il liuello le

gnandogli con i ſuoi numeri , & traſportategli poi all'occhio fe

gnecai nelle ſue interſecationi della facciata i detti ſuoi numeri.

Ettornando di nuovo al quadro geometrico, tirerai ancora al tra

verlo , o veramente al liuello eſſinumerialla linea della viſta , la

quale riporteraimedeſimamenteallalinea del vedere , ſi che tutti

liano tirati al fine delvedere ; poi à ſquadro della facciata porte

rai la prima interfecatione con i ſuoinumeri , & coli farai di tutto

l'altre. Má auuertiſci cheſe il D. interſecato nella linea della fac

ciata truouerà la linea del D.del vedere in quell'angolo, lia ſignato

il D. & coli farai di tutte l'altre minutaméte, Ora nel detto quadro

geometrico li può fare vn circolo , &vn'altro che venga giuſto al

hne del vedere della facciata; & quiui gli potrai ſignare le cannel

larure della colonna, lequah rraiegli all'occhio , dóue nella fac

ciara ſe interfecheranno , iui ſerà il termine del ſuo vedere . Et

quiui ancora è la proportione de gli ſpecchi conueſli, & parimenti

delle colonne iſtoriate . Mà ritornando al primo circolo , quel-.

lo partirai in trè , & ne farar il triangolo ,& la piramide , lico

me circolo ancora , mà acuta in cima fi come quella del qua

dro . Et venendo al triangolo , partendo quelle parti in due,

végono a fare ſei angoli,nelcircolo, iquali rirati in sù alla linea del

liuello con i fuoi numeriſegnati,& portati all'occhio fanno le ſue

interſecarioni nella facciata ; & portati poi ancora alla linea della

viſta à ſquadro, o al liuello, e quella portata, al vedere fi và con

giungendo per le ſue parti minuramente come già ai diſle . Et del

triangolo già detto il medeſimo li farà; però non ſtarò à toccare

delle proporcioniceleſti delle quali già fcriſſero gl'antichi , trahen

do da gliatti humani in piedi regolatamente tutte le proportioni

geoinetrice principali , & de moderni frate Luca del Borgo ;che

di più hà dilegnato tutti i ſuoi contorni, & angoli perfetti è non

per ferri , co'lbraccio di Leonardo Vinci . Mà, ripigliando il no .

Itro quadro li poſſono nella linea diagonale ſopra la linea del li

uello , ma rilevata in sù , fare i gradi delle ſcale proportionare,

lignandoli con i ſuoi numeri , iquali porterai à l'occhio inter

ſecandogli nella linea della facciata ,& lignando i già detti ſuoi

numeri.Et queſto é quanto alla ſcala dritta . Ma da igradi d'ella

ſcala cirerai giù a perpendicolo nel liuello la ſua pianta,norandoui

X 2 . 1 fuoi ,
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iſuoinumeri come al primo grado. A.in fondo, & vno di ſopra;al

ſecondo grado vn.B.in fondo, & vno di ſopra , & coli lignerai lino à

la cima. Poi tircrai ciaſcuna delledette lettere laſciate giù à perpé

dicolo nel liuello, ò pportione all'occhio, & dou'elle s'interleches

ranno nella facciata quiui le ſegnerai; & le tireraiancora à ſquadro

nelvedere . Et dapoi alla larghezza che cù vuoi che habbi la ſcala

la lignerai ne la linea del vedere, & quella trasferirai nel piano al fi

ne dell'occhio, & poi l'altezza della ſcala già trasferita nella faccia .

ta con i ſuoi gradi cirerai à ſquadro di elfa facciata nel vedere . Et

quiui noterai che ſecodo il piano, l'alzaméto degradi vuole à per

pédicolo calar giù, doue le iſteſſe lettere riportate táto d'una parte

quanto dall'altra , vogliono con quelle del piano parimenti ripor

tate congiungerſi inſieme a ſquadro . Et cogi la ſcala li vederà per

fettamente sfuggire à gl’occhi noſtri . Farai ancora al quadro geo

metrico la pianta della ſcala quadra , ò obeliſco , a cui di ſopra al

liuello ſignerai i ſuoi gradi da vna parte , & dall'altra farai vn pic

ciol quadro in cima ,& ſegnerai i ſuoi numeri , & citatogli tutti i

gradi all'occhio,doue feriſcono nellafacciata , iui porrai dettinu

meri; & i numeri della ſcala già fatta laſcierai giù a perpédicolo ne

la linea del livello, lignandoli tutti con i detti numeri,iquali porte

rai à l'occhio interſecádogli nella facciata . Er queſta è la pianta de

la ſcala tirata a ſquadro nel vedere.Mà la linea del liuello la porter

rai al vedere tirádola al ſuo fine,doue di grado, in grado, li andarà

minuendo la ſcala, & facendo che'l ſuo centro uada al fine della vi

fta, o del vedere. Potrai ancora fare nel circolo geometrico la piáta

delle ſcale tonde facédole di otto gradi,& il centro in mezzo, che è

giuſto l'anima, & il ſoſtegno della colonna,allaquale tucti i gradi Gi

ritirano.Doue diſegnádo i gradi ſopra la linea del diucllo gli tirerai

à l'occhio, ſi comehabbiamodetto de gl'altri. Delle ſcale oblique

farai giuſto come li è detto della prima.Er volendo rappreſentare

altri quadri lontani dalla facciata, & più da l'occhio,gli potraifare

digradando al fine de l'occhio la proportion 'della vilta nel vederc,

Etè d'auuertir che della facciatanóli può ſpútare in fuori coſa ve

runa ſe nó in certi luochi come ne gli Iporti, iquali toccherai in ci

ma cá la linea dell'occhio portádogli alla facciata; & ancora diſot

to al ſporto il medeſimo farai. Et inogni modo debbi hauer à méte

ildiametro;pchela linea del liuello porge la diſtaza de l'occhio, &

alla della viſta dimoſtra il giuſto de l'oggetto , ò del vedere. Ne ſia

alcuno che mi vogli caſſare , ò mordere che nó habbi diſegnato allo

'hò detto, coli delle pportioni come del lume,& della pſpettiua

potuto
farlo per ellere rimalo priuo della vita.Ma lonpche nó hỏ

certo che
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che cõ l'iſtromento chehò fabricaro, ſono per darlo ad'intédère à

tutti quelli che delideraranno di ſaperlo minutamente, laſciando.

gl'altri che più argutamente penetrano'auanti , alla qual' idea lo

non poſſo aggiungere . Ora per trasferire le figure in profilo,biſo

gna á dirimpettoformargli vn'altra figura in faccia allaquale tutti

imembridella figura in profilo vadano veramente trasferiti, & ci

portati con linee giuſte , & queſte ſono letraſportationi della pro

portione della figura in profilo à quella che è in faccia in quanto

almodo del trasferire vna proporcione nell'altra con linee paral

leleal crauerſo duero,al dritto.Mà per tirare le figure in ſcorco alla

viſta , lepiùprincipali ſeranno quelte, cioèle figure poſte in profii

lo, ò in faccia ( del che eccellentemente ne hà trattato AlbertoDu:

rero nella proportione) o diſteſe, ò in piede auanti all'occhio , d

alco, ò ballo , dal ſuo incontro chefono le trè viſte del medelimo

occhio ; alle quali riportate le figure per li raggi dell'occhio nella

facciaca , ſubito le riporterai nel vedere à ſquadro della facciata ,

Corto al liuello della figura portata al vedere. Percheſe la prima fi

gura proportionata apprello alla facciata è in profilo , di ſubito

cenderà la figura ſottopoſta al vedere in faccia , in ſcorto . Si che

adunque lotto al liuello del vedere farai la figura in faccia propoc

tionata in fcorto ſecondo la viſta , & in faccia del vedere tirerai fo

pra dirittamente tutti i ſuoi membri al liuello del vederc é quiui

noterai i ſuoi numeri, & le ſue proportioni digradate , e di qui ti

terai ancora i detti numeri , & proportioni all'insù dirictamente

fino alla figura che li ha da ſtendere. Et perche nella facciata ,dirò

coli per eſſere inteſo, ètrasferita la figura in profilo d'vna faccia ,

che vuol dirdıçce in quella del vedere in faccia , ſerà d'vn piede

che vuol dir la feſta parte, Adunque porterai l'ombelico per Icon.

tro al mezzo di quello che è in faccia nelvedere;, & coli cutte l'ale

tre proporcioni tirerai alla facciata ,& àſquadro di quelladoue

toccheranno lelinee del-livello del vedere , quiui ſerà il termino

ſuo . Sappi ancora che nel trasferire trà loro le figure per le ſue

proportioni di faccia in profilo , fi vuolſempre hauerqueſto auàti

gl’occhi ; che ſe la mammella deſtra è più alta della ſiniſtra in fac

cia cofi hà da eſſere quella del profilo ;& in queſto modo tutti gli

alori membri vanno portati da l'uno all'altro . Ilche con maggior

facilita li potrà poi vedere nell'iſtromento ſopradetto.
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. De l'arte del fare le figure di sutto, edi mezzo rilievo,

Сар..
XVII.

'Arte Statouaria ,ò plaſtica che la vogliam dire , del fare le fa

gure ditutto rilievo, laquale ha molia famigliarità con la pita

tura per l'aggiungere , &minuire con ragione , hebbeorigine

molte mighara d'anniauáti l’arte della ſcoltura,con laquale s'inta

gliano i marmi, ò altre fimil'materic. Et però li può dire conragio

ne madre d'ella fcoltura,& forella della pittura . Il primo adunque

che ordinaffe la figura di rilicuo fa Policlero antichiſſimo ſcultore;

ilquale fece vna ſtaroua fi come regola dell'arte , dalla quale gl'ar

tefici comedalegge propria, & neceffaria foleuano prendercle

mifure dellemembra,& delle fatezze ch'intendeuano di fare, efti

mando quella in tutte leparti ſue perfeciffima,laquale è di nccelli

tà che Gia côforme à quella che già tratrainel penultimo del primo

libro ; poiche l'una e l'altra eſplicano le diece faccio già deligna

to nella linea del triangolo con le larghezze , & profondità de'

fuai membri tirate all'occhio come già fi diſſe , & ancora quelle

faccie delignate nellalinea più curtà che parimenti è didieci face

cie, & in vltimo quella d'Hercole groſſo forte, & robuſto più

corta dell'altro, mà compartita parimenti in dicce faccie, con le

larghezac iſteffo , & profondità dei membri, come è quella pri

magià tirara à l'occhio , anch'ella defignata con l'altre in carte. Si

che adunque per farci che la giandezza d'Hercole con Faltre fia

conforme alla prima, quettegraticularai in modo chevengano

giuſte comela primadi diece faccie, coli in profondità comein tar

ghezzade' ſuoi membri ; & lelinee delle faccic feranno giuſte , &

parallele. Ei per farequeſte parti, ò diametri, è regole di rilieuo ,

piglierai va ferro in piediche la giuſto come la linea d'Hercole , ò

dell'altre,alqual ferro ordinerai ſecodo le diece faccie in largezza,

& profondità, cioè in croce i ſuoi diametri, pur di ferro al mezzo

giuſti de i fuoi membri incrocicchiati dal capo a piedi, & dipoi

Leguendo all'altra figura di mezzo , laquale ferà molto menolar

ga, & profunda de' ſuoi membri , la larghezza , & profundità

lignerai ne' diametri , di ferridi Hercole più ſtretti G come men

forti, & groffi ; & dapoi quela prima delle diece, cioè la fua lara

ghezza ,& profondità la signerai ancora ne ferri, à diametri

più apprello à l'anima , doueche li comequeſtaprincipale éfigla

ra ſuelta , & leggiadra , con quelli che hanno a fare cacali figure

pigliaranno chempio da quelta , cioè dalle ſue larghezze , & pro

fondità
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fonditàde' ſuoi membri,iquali doucranno eſſer ſignatine gl'iſteſi

diametri; & dopoi de la ſeconda alquanto più groffa quelli che

haueranno a fare le figure alquanto più terribili , piglieranno ef

ſempio da queſte larghezze, & profondità ſignate negl'iftelli

diametri; & dapoiquella d'Hercole più groſſa, & forte fi cftende

Gno in cima de diametri reitando l'anima diritta nel mezzo d'elli

diameci.Si porria anco fare vna lama di metallo che circódi giuſta

il contornode' fondamenti de' membri, & la pianta ſua intorno i

gliſtelli diametri., & 'coli potrai introdurre in tutte l'altre propor

cionidiqualunque cola. Et queſta è vna delle principali regole che

fia maifara ordinata al mondo, coli per vtile della pittura ,come

della ſtacuaria , & ſcoltura, dalla quale ſene traggono tutte le for

mcche civogliono. Mà per venireall'iſteſſa regola più ſuelta dellº

altre che ſi potranno anchellefarc , &parimenti ancora trattare

de tuoi atti regolaramente colG farà. Prima formerai la baſe pia

na quadra , & poifarai che cialcuna delle quattro linee che circon

dano la baſe ſopra il piano , fia partita in cinquanta parti giuſte,

fi che dall'una parte all'altra ſiano tutte tirate à fquadro , tanto

quelle di crauerlo quanto quelle del dritto , ſignando in ciaſcuna

pacce i ſuoi numeri tutti vguali , colida luna banda come da l'al

tra ,& coli di quà come dilà. Dapoi farai:vn'altra bale giuſta , li

come la prima , laquale leuerai in picdi à ſquadro di decra prima

baſe ,chiamandola termine, & grandezza della figura che tu vuoi

fare, & fignandola giuſta come baſe ch'ella è,& pianta d'ella figura

con li ſuoinumeri, & linee quadrate : Or venendo alla figura che

G ha da collocare ſopra la bale nel mezzo, piglierai vn filo di rame

alto come è il termine , ilquale chiamcrai animadella ſtaroua, fa

cendogli poi in faccia, & in profilo i diametri delle membra incro

ce , iquali due diametri , che fanno quattro punte potreſti per più

chiarezza fare ancora in quattro , che vengono a fare otto punte .

Mà per più breuica veniamo à' duoi diametri. Farai adunque che

la puncadiſopra dell'anima ſia giuſta ſopra il capo ; & dipoi ſcena

dendo alballo farai due diainetri in croce, & piglierai quella del

fronte prima, poi quelladegl'occhi,& quella delnálo, quella del

mento,& collo, quella della fontanella , perto, & ombelico, quel

la del fondo del corpo, quella di ſopra delle chiaui de'galoni, del

le ginocchia, delcollo , & de' piedi; & di nuouo tornando di fo

pra alla fontanella del pecto,farai che dalla ſpalla douc viene l'ani

ma, ò diametro del pecto, Gfcenda giù al gombito, raſcetra, &ma

ni. Dipoi farai che la figura faccia l'auto ,omoto che tù vuoi fo .

X
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prala baſe, nella quale cirerai già à ſquadro le punte de'diametri

delle membra , facendo in ella bate la ſua pianta , & conſiderando

ta qualità de'numeri delle parti . Ee nell'altezza lignando in ello

termine à ſquadro come albalfo faceſti, porrai l'altezze delle pun

te de diametri ,& i ſuoi mezzi che è l'anima. Di che perdarne

cllempio piglierai il diametro della larghezza de l'ombelico che

fia alto davna parte , & da l'altra ballo, & ligncrai à ſquadronella

bale; poi lignecai la parte più alta de l'ombelicoà ſquadro alla fua

altezzanel termine,& nelmedeſimomodola parte più balfa ; che

coli dalla balla all'alta nel mezza vi trouerai l'anima della ſtatoua

che paſſa per il mezzo per via de numeri delle parti che ſi tirano

à ſquadro ,& anco la ſua profondità , laquale palſa ne l'ombelico

focto vn proprio punto in altezza tuttauia nel. termine . Et nella

baſe và ſarà lignata à ſquadro la fua pianta , notandoui con puute,

& legni le membra della figura, & nel termine le loro altezze ,&

nomi ſuoi, cioènelle parti graticulate come fanno i pictori; conft

derando femprei fuoi numeri. Et queſta è la vera ſtrada del fare i

modelli . Et volendo fatto la forma d'vn picciolo modello fare

vna figura naturale di marmo, farar la baſe grande alla qualità de

la figura che vuoi fare ; & coli il termine ancora Mà venendo al

ballo rilieuo ,ilqualeè conforme allaproſpecciua de l'occhio, fa =

rai nelmodo che li èdettone'pallati Capirali, ponendo l'occhio ,

allao loco lontano dalla facciata crè volte canto , & al ſuo mezzo .

Poi nella proporcione piana della facciata acconcierai le figure ,a

ciò:altro chevuoi rapprefentarediballo rilieuo ;& fecondo quelle

farai appunto comedi ſopra diſfi con la baſe, &ſuoi terminigratis

culati,iquali potrai al ſuo loca dell'hiſtoria . Quindi dall'ultimo

angolo della proporcione tirerai à l'occhiovna linea laquale tocchi

pellafacciata, &à ſquadro d'elſa nella proportione ritroverai la

groffezza del marmo, ò metallo nelquale vuoi introdurre il ballo

Filieuo. Dipoiſecado la groſfezza delmarmoalla detta linea tirerai

dalpiede della facciata, &principio della proporcióe vnalinea dia

gonale che nó pati la ludecta linca, èpiù alta,è più balfayallaqual

Inca diagonale che è pprio il pianodelbaſſo riheuo uirerai cól'oc

chio le linee dellebalı ,& terinini , che coſi le figure più vicine alla

facciata reſteráno più grandi che l'altre in elfo pianodiagonaledel

ballo rilicuo; facédo però che l'occhio occupi la ſua parte, cioè cô

cornando ſopra il giuſto de' termini cirati per linee al vedere tutti i

fuoi membri per quello che l'occhio può vedere, non eſprimendo

l'altre parti. Ec più olcre aduertendo ſempre, chequelle delbaſſo

rilieuo



SES T : Q.

silicuo ſeguano il giuſto delle linee portate all'occhio dalla prima

bafe,& primotermineà queſta ſeconda del baffo rtleuo, & lua al,

rezza ; laquale ſecondo il dritto del termine ſi eſprimerà a ſqua

dro , facendo fcortare le membra .Et coliſeguiraidi mano in ma.

no, facendo ſempre che la proportione piùlontana ſia la più corta

nel piano. Mà auuertiſci che nel baffo rilieuo le membra nonvoz

gliono fcortare mà attaccarh à panni, & ad altrecoſe( & queſta aus

vertenza hebbe ancora ne' ſuot rilieui il Buonarotto )& che quan

to egli è più cirato appreffo alla facciata,più fi conuienecon la pit,

tura,& quanto più ſcendealballo più ſi confa con la ſcoltura , in ,

groſſandoſi, & ſporgendo le membra più rileuate in fuori. Et por

rò queſt'arte del balto rilicuo vieneadelfere per la partechelive

de vera , & certa ; ma quanto alle parti pofteriori , elle giamainon

fi ritrouano , ſeguendo l'ordine de' piani diagonali, fecondo i

quali è chiaro che non fi pofono ritrouare; ſaluo ſe non fono ſe

parati l'uno da l'altro : d'onde nei pili antichi, & loro balli ri

lieui ſi ſono ritrouate gambe , & altre partitonde , li comehanno

imitato poi anco gli eccellenti moderni, comeDonatello , Cara

doffo Foppa , & Benedetto Pauete . Er quindi fi veggono le gran

differenze cheſono era la ſcoltura, & lapictura, poiche l'una con

fidera la proportionegeometrica ,& l'altra non ſolamente la cons

fidera , mà la cira con l'occhio proſpettico ; la prima non fà lama .

feria , ma la proportione, & la fecondafa l'una , & l'altra ; e final

mente la ſcoltura riceue il lune naturale , ma la pittura non fola

mente il riceue , mà l'introduce per te fue parti , egli dà dipiù le

perdire , & gliacquiſti; ſi come li vede in vno ſpecchio , nelquale

I ſcorge tutto quello nel piano che proſpettivamente è poſſibile à

vedere con la geometria , laquale ſotto termine di proſpettiua an

cora fi vede; benchedi queſte arti neè ſtato detto più diffuſamen

te nelle diſpute de' ſuoi artefici ſcritte da BenedettoVarchi Fio

sentino .

1
.
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Della via di tirare i coloſi alla viſta , da tutte Paltre proportioni.

Сар. XVIII.

Gliè conſeguente che eſſendofi trattato del farle figure natura

li , hora li tratti di farle maggiori delnaturale , lequali in pit

tura , & fcotcora vengono detti colofls; li come furono trag !

altri quello di Rodi ,&di Nerone cheerano di rame ; oltre molti

ch'egli, come già diſli ne l'ultimo del primo, ne fece fare in pittu

ra nel
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ta nel ſuo giardino vno è alto alccoranto come quello dimetallo

chefece Zenodoro . Nelqual propoſito aon cacero quel che ſole

va dire il diuino Buonarotto circa l'arte del fargli , cioè che gli an

richi haucuano la vera ſcienza dellapermirarle ſtatouc d'appref

fo,& 'di lontano. Onde egli vna volta trouandoſi in Roma &

monte Cauallo bebbe a dire queſte è fimili parole ; chci piecont ,

& ſcultori modernidouerebbono hauere la proportione,&lemi

fure ne gl'occhi,per potergli metcec in elecutione; volcado ac

cennare chequeſta ſcienza appreſſo imoderniera perduta riſpet

to à quelle ſtaroue marauigliole de gl'antichi , come quelle di Fi

dia , & Praſitele collocate iui in Roma . Per cominciar adunque ,

habbianzo da ſapere ch'eſſendo l'altezza del colotio noue braccia,

colui che lo ha da vedere perfettamente , gli ha da ſtare tre volte

tanto lontano quanto è il coloflo , cioè il termine dell'occhio dell'

huomo. Si chedaldetto occhio per la ottica diritto fino al coloſſo,

che è l'iftetla facciata doue G ha darappreſentare il coloſſo , come

da punto dell'ortica , piglierai vn comparſo aperto facendo ſtar fer

mavnapunta delcompallo nell'occhio , & con l'altra girerai. in

corno, li che vada alla miſura di noue braccia ; acciò che lo miri

perfectamente. Et al circolo porrai vna miſura d'un modello ; ò

d'un rame partico in diecefaccie, che ſia de l'alcezza ſudecca , il

qual conviene che ſia con i ſuoi diametri fatti in croce di rame

fecondo le larghezze profondità , & eminenzede' ſuoi membri ;

& la collocherai ſecondo il circolo in quell'articudinc che'l colof

fo o'l modello c'hà da fare . Quindi porterai le punte ,& i mez

zi di queiti diancţri delle membra da l'occhio che gli vede con le

fila giuſte nella facciata ; & quiui noterai i tuoi punti . Dapoi ſe

condoquelli gli contornerai giuſtamente ;& le per forte hauerai

alcun dubbio delle figure in profilo , ricercherai la limmetria di

Alberto Ducero ,nellaquale citrouerai i paralleli giutti de' mem

bri i quali interſecano l'animadelle figure; ſi come le larghezze

ancora de' ſuoi membri ſono iui al paro poſte . Et coli con queſta

potrai fare cucui colofli che vorrai, hauendo ſempre innanzi gli

occhi queſto , che se'l coloſfoè alto di proportione diece volte più

che l'huomo , crenta volte tanto l'huomo gli vuole ſtarlontano

per vederlo perfectamente. Conciolia che ſappiamo al ſicuro ,

che l'occhionel inezzo de' circoli vede proportionatamente le

parti che vi ſon ſegnate,& cheportateda l'occhio con fili alla fac.

ciata , & iui lignare, tanto rieſcono giuſte nella facciata appreſſo

à l'occhio come ſono nel giro , ò circonferenza . Si può ancora

fare



$ : E S T 0.1 533

fare ilcircolo , & modello doppo la facciata , cheferanno più fa

cili al vedere ; per eſſere queſti tirati alla facciata dell'occhio, & gli

altri ſopradetti lanciati a quella'. Ecperche le figure di rilievo co .

mc le dipinte paiono corte mirandole da baffo ad alto , gli porras

la proportionedella viſta circolare à piedi ,girando in sù fino a

lo fpatio delle diece faccie comeſi è detto., facendolo con grandiſ

fima diſtanza ;perche dalla longhezza di quefta naſcono le pro

portioni più ragioneuoli à locchio. Et nella pittura ſorto à l'ottica

tengo che Raffaello il Roſſo , & il Mazzolino ſeguiſſero queſta rc

gola , vedendol le ſucfigurccoſi benfatte , come ancoquello de

gl'almilumidi queſt'arre, chc hanno ſempre ſeruato difar le gam

be., & le mani lunghe, & le teſte , & i piedi piccioli, ilche faceua

parimenti Apelle . Màper uenire alla ſtatouaria , ò { coltura , ciod

al mododi fare i colo fi pittoreſcamente in proſpettiva di tutto

rilicuo ,biſognanel ſopradetto circolo appreſſo àla facciata fignace

con la diſtanzade l'occhio al luoco dode và le diece faccic del co .

loffo cattevguali ,&dopoipartire ciaſcunadelle faccie in cinque

parti vgrali,lequali ſi potrebbero ancora partire in diecc. Mä par

tendogli hora folamente in cinqueper ciaſcuna faccia co'l hlode

l'occhio le porterai alla facciata cheſta in piede diritta , &quiui la

fegnarat. Oltre di ciò in cimadella teſta delle diece faccie del cire

colo rirerai in croce al liuello yna linea che la parallela alla fac

aata , nella quale figncrai vnafaccia compartita nella linea deitca

dellateſta del circolo ; & queſta faccia partirai in cinque parti ,

urandole co'l filo de l'occhio alla facciata . Et facai coſi alla linea

del circolo arata per le ſue faccio & parti alla facciata, chiaman ,

dola termine ſecondo; in cima dellaquale partirai la faccia in cin .

que parti al ſuo livello , & oltre a quelle cinque appreſſo del ter

mine ne aggiungerai ventialtre , & dall'altra parte del medelimo

termine ne aggiungerai vinti cinque altre , a che vengano in tutto

ad effere cinquanta in corale linca à fquadrodiſopra al ſeconda

termine; & nel fondo poi del termine piglieraila bale graciculaca

del capitolo precedéte con li ſuoifegnipartici vgualmérc in quella

hnca à fquadro del termine ſeconda che faranno vinticinque per

parte ; & quefti fegni tireras con la rega in su , congiungendo

li con quelli alquanto maggiori che quelle in fondo , lignan .

do ſempre i ſuoi numeri che ſono di ſopra d ſquadro del termi

ne , douedal’uda parte , & dal'altra faranno col à l'alto come al

ballo.Poi quei ſegni delle dicce faccio tirato dal circolo al termine;

zirerai daello termine à ſquadro de l'una partc , & da l'altra delle

plime
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vltime linee che ſono tra l'alta, & la baffa , & quiui porrai iſuoi nu

meci tutti vguali,coſi de l'vna partecome de l'altra.Indi ſotto a que

ſto ſecondo termineporrai à ſquadco la ſua baſe giuſta, nel mezzo

dellaquale piglieraivn filo dirame, & compartirai ſeguitando la ' ::

ragionedel primo termine , & della prima baſe della itatoua trat

cata nel pallato capitolo , & acconciata lecondo gl'atti in che vuoi

collocare il coloſſo. Coli poſtoil ramedellaſeconda baſein picdi

fi come anima del coloro che tù vuoi fare, al piede di quella prin.

cipierai tutte le coſe che ſono nel ſecodo termineintorno intorno,

fi comeparimenti la prima baſe per li numeriſuoi î vede propor.

tionara. Er medeſimamente ſecondo quella và lineata a Iquadro

giuſto queſta ſeconda baſe; & coli doue è il diametro del piede che

pola, & l'altro che fi ſoſtiene, ſenz'altro verrà a ritrouarſi la ſua

planta , & dopoi il ginocchio , che ſecondo la ragioneperdir cofi

del primo termine,vienead eflere alto à ſquadro quindiciparti.La

quale quintadecima è più alta che la prima ſopra la baſe del ſecon

do termine . Quindi le piante de diametri in croce , & la pun :

ta dell'anima del ginocchio della prima ſtatoua nelle alcezze del

primo termine, vanno ancora coli nel ſecondo termine con li

fuoi diametri , & ſue punte , benche ſianopiù larghe che quelle

de' piedi; miſurando però i diametri del ginocchio nelle quattro

parti , cominciando alla punta dell'animna che è in mezzo . E per

concludere, tutte le parti del coloſſo andaranno ſempre crelcena

do ſino alle cinquanta; & coſi le larghezze delle membra tanto in

faccia quanto in profilo . Ondebiſognaſempre auuertire alla fta

toua ,& fue punte in altezza, & coli cacciarle in queſto ſecondo

termine con i ſuoi numeri andando ſempre più in sú multiplican

do l'altezze, & larghezze de'mébri con la loco pianta facendo però

che ſia più grande quella della reſta che quella de' piedi per eſſere

queſti più appreſſo à l'occhio , & la teſta più alta , & più larga p effe

te più lontanada l'iſteſſo occhio.Doue se'l coloſſo porràvnamano

vguale al volto ,táto grádelara, & non come alla colcia giù al ballo;

&se'l volio li porrà appreſſo a piedi, parimentitanto grandeſarà

conforme à piedi,& cofi l'ombelico fará la parte maggioredel co

lotto , & có queſta regola lo potrai fare in tutte le attitudini :Or per

che il noſtro ſenſo del vedereè il principale, & la teſta del coloilo è

la principale d'ello vedere , però s'ha d'andare minuendo dapoi di

mano in mano, fino a piedi. Perciò che ſarebbe cola ſenzaordi

ne à tirar l'altezzadel citcolo alla facciata ,& dopoi reggerli con

la proportione della prima balc, & andar ſino in cima delcoloflo .

Et perche
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Et perche in tali coloſi gli ſi ricerca vna grande auuertenza nelfår

gli perfettamente gratiati alla viſta noftra ; ſi vuole ſempre hauerc

in mente, che'l mezzo dei diametri , comefarebbono quelli della

fontanella , & delle ſpalle ſiano eleuati di materia di terra, ò cera el

ſendo dritti , & poi di ſopra alle quattro puntede idiametrinon li

vuole molto accreſcere di detta materia; accioche feliceméte vada

no à ritrovare l'altezze de mezzo loro.Et queſta è la più rara parte,

& gratioſa , perlaquale i mébri alti del coloropollono aggradireà

gl'occhi noſtri, li come diancidiſſidi quelli della pittura. Sipotreb

be ancora il,ſopradetto coloſſo porre nella proportione dopo ilte

laro con li numeri ſudettidi ſopra ; & coſi tirare tutte le ſue parti

l'occhio,& contal via porle in diſegno, & eſprimerle in pittura, an

cora che le punte de i diametri che végono in fuori, lagliano più al

to, per non hauer il loro incrocicchiamento , che tanto diletta alla

viſta è come di ſopra dili. Et in queſt'arte del far coloſliin pittura,

& ſcoltura ,ci vuole vna ferma prontezzanel fargli . Perche à dirne

il vero gli vuole maggior forza di diſegno nel far riſaltare i ſuoi mé

bri, chenon ſi ricerca nelle figure naturali; & chi lo pruoua lo può

lapere. Et queſto modo del fargli táto ſerue comeil primo, ancora

ch'egli ſia alquátomen ſicuro, ſe ben è più facile.Finalmente nel ſo

pradetto circolo de l'occhio fi poſſono trasferire l'altezze delle let

tere tutte conformi,coſi in pictura come in ſcultura ,& gli ſcudi,&

obeliſchi,purche ſiano ſignati nel circolo tutti vguali con le ſue par

titioni. Nell'iſteſſo circolo ancora eſſendo ſignate le cinque colon

ne della grandezza della più baſaToſcana, lopra all'ottica , & eſ

ſendo portate dall'occhio alla facciata , li vederà in eſſa facciata la

colonna Toſcana più balſa dell'alcre ; & coſi di manoin mano an

deranno tutte crelcendo , ſi chela più alta ſerà la più longa '. Nel

che gl'architecti pittori, & ſcultori debbono hauere ſempre que

Ita auuertenza , che tutti gl'ordini paiano vguali à gl'occhi, co

me il circolo . Er tanto baſti hauer detro intorno a queſta parte an .

co per gli ſpatii delleſtrade ſtrette, & larghe ſecondo la conuenien

za delle diſtanze, & mafime dell'architettura , laquale è quella che

polſedendo il tutto quello ancora regge con debita prudenza .

Modo di fare la proſpettiua inuerſa che paia vera , effcndo veduta per

un ſolo forame . Cap. XIX

Iglierai ſotto vn portico , ſeguendo il trauerſo della facciata,

vna tela , ò carta lunga quindici braccia per trauerfo , ò più ,

ò manco ſecondo che vuoi , & alta vn braccio ; & ponila al

detto muro . Dapoi acconcierai dall’un canto della facciata vn

Cauallo ben fatto , ò yna teſta di vn CHRISTO , è ciò altro che

vuoi

P '
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vuoi fare ſopra vnquadro, & lo graticulerai per dritto , &per tras

uerſo. Il quadro ſia alto come la carta ,& da vna parte dia appo.

fato al muro in Gemecon la carta da yna parte dello quadro. Il

che facro ti ritirerai canto lontano, che la carta atraccata al muro

venghi à (contrare co'l quadroabbandonato per di foridel mu

ro ; & quiui farai che'l tuo occhio ſia con grandiſſima diſtanza

polto al mezzo giuſto del quadro, cioè che la ſua ottica ſia giuſta

al-mezzo di quello. E nell'occhio , è ciò che fa , porrai yn filo di

reffo co’lquale porterai cucre le graticole proportionate nel qua.

dro di ello occhio ſegnandole nella carta ; doueche in quella par

te che è più apprello alcanto del quadro con la carta ſeranno lun.

ghe,& più lunghe l'altre , lequali laſcierai doppò giù à piombi

no ſopra la carta ; & dapoi traſporterai l'alcezze del quadro nella

carta giuſta per le graticole dal quadro che gliè appreito,& quelle

graticole tralporterai all'altro capo della carta giuſta , & coli in

quelli paralleli dell'anello, ò occhio ſi vede giuſta la graticola del

quadro . Tirando via il quadro ,& tenendolo appreſſo con vna

grandiſſima canna, & punta di Carbone legata in cima andarai

dietro à lineare , da vn canto contornando la figura ſecondo le

graticole che hai nel quadro appreſſo . Et coſi da quello iſteſſo

anello benche ſia più appreſſo alla carta per la otrica , potrai con

l'occhio vedere tutto ciò che è nella carta attaccata al muro ; Co

me io ne hò veduto vnadimano diGaudencio divn CHRISTO

in profilo , doue i capelli paceniano onde di mare , & poi arriuato

al foro che era doue il quadro era poito con la carta dimoſtrauafi

vna faccia belliſſima diCHRISTO. Con la medelima via riferi

Franceſco Melzo che Leonardo fece vn Drago , che combatteua

con va Leone, cola molto mirabile à vedere, & paciment i caualli

che fece perdonare à Franceſco Valelio Rè di Francia; laqual'arte

fù molto intela daGirol.mo Ficino nell'eſprimere i caualli .

Gap XX.

O

D'alcune regole vniuerfali della pittura.

Ltre i precetti (in qui diſtintamente dati apparteněci alla theo

rica, & alla prattica vi ſono diuerle altre auuertenzeche com

munemente all'una,& all'altra appartengono , & ſono coſi

ſottili, & clquifite , che la maggior parte de' pirtorinon ui mi

ra, & le traſcura, & curandole anco non le può intendere da que'

.celebrati pittori in poi che ſono nati con l'arte. Et prima neceſſa.

rijſlima auuerenzaè queſta,che facendo vna figura in qualunque

giacitura
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giacitura li ſia nella parte ſopra cui ella ſi ferma ,& pofa fi moſtrie

ao i muſcoli più eminenti, & apparenti, & nell'altra ſiano pid

dolci , & roaui li comein parte che non laſtenta il peſo del corpo .

bi citrahendo dal naturale , s'hanno d'aiutare le debolezze natu .

rali , con la forza dell'arte ; come tra le quadrature de'membri

tirare all'occhio in proſpettiua, difegnando le olla nel mezzo , &

doppå facendogli i mulcoli ſecondo chericerca l'arte, ma ſempre

citirádo alla ſimilitudinedel naturale.Poré d'auuertire chedoppo

facca l'inuentione,& quella ſtabilita, ò fiera, ò foque, ſopra il tute

to non ſi gli laſci contorno nelle parciò d'intorno che queſti ſola

mente per regala, & norma della forma,& ordine c'ha da ſeruarſi

nella figura fono ſtati introdotti. E ciò li può veder chiaramenta

nel naturale,doue altro non ſi ſcorge ſe non diuiſione da l'un cor

po a l'altro, & lume , & ombra che quello circondano ſecondo le

fue parti. Principal cura oltra di ciò hàd hauerli nell'eſercitio di

queſt'arte cheilumicon prudenza G diſpenſino con le ombre , &

gl*oſcuri à tuoi luoghifieri, & incenſi li come ricerca l'ordine del

diſegno, & l'altre parti di ſubito sfuggano , & li perdanodi tal

modo , che ne venga poi à naſcere quel miracoloſo sfugimento ,

& rilieuo eminente, & ballo dei membri ; ilqual fà ſi che quelli

che li veggono , mentre ch'olleruano cotat ſpiccamento ,& rilieuo

pargli d'elfer fatti pittori pergl’occhi ſe non foſſero per prattica ,

come cra.Maſaccio, che ſolamente allumaua , & ombraua le figu

re ſenza contoror.Nedica alcuno che per dar forza , & rileuo alle

pitture non ſi poſſa far che' lumi ſiano talmente co'l reſto accom

pagnati ; perciò che queſto fanno fare i prudeati iquali conſide

rando poi la diſtanza delvedere, fogliono à derti lumi aggiungere

altri maggiori lumt , intricandocon maggior lumi , &lcuri', &

mezzi la diligenza priina fatta che coſi vengono le pitture dilon

cano à riſpandere à l'occhio , come ſe folfero di rifeuo. Et tanto

più quanto le pitture ſono lontane', maggiormente vanno allu .

mate, & riccacciate di fcaro. Laqual regola non ſolamente va of

feruata nelle tauole, mà più gagliardamente ſopra i muri à iquali

per effere quali che aſciutra la calze ſi vuol dare queſtomaggior

lume, & mallime à quellidi chiaro , & ſcuro , come faceua Poli

doro. Doue l'aria che è frámezzo tràl'occhio ,& la pittura, fa che

li rilieui Gana co'l reſto accompagnati come già accennai nel pri

mo, & ſeconda del primolibro,& in molti altri luochi. Euuian

cora vn'altra regola d'elfere offeruata nel far i rifleſſi de i lumi più

pratticamente, & che ha d'eſſere inteſada ciaſcuno che vuol ellere

pitcore,
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pittore,darò frà molt'altre che vi lono, che facendo ſcendere ilrag

gio della lucead una loggia ſporta in fuori, & illume pur ſcenderă

Lopra la facciata in dentro, quiui li ha da frangere in maniera che

le pitture che li faranno in coralluoco habbino poca ombra,& ri

fleilo , & dopoi ſalendo più sù nella detta facciata verſo lo ſcuro

doue la loggia rilevata in fuori gli fa ombra , quiui le pitture vo

gliono ellere per le parti di ſotto rifleſſate in sů, & quáto i membri

Teranno più ſporti in fuori tanto più haueranno da eſſere rifleſfaci

vicini al lume che ſcende, & l'altre parti che ſi allontanano haue

ranno tanto più da perderſi , & annichilarli . Et il Cielo della

loggia verſo la facciata ha da eſſere più riflellato , che verſo la par

te doue ſcendeillume principale del Sole: & quindi ancora ſcen

dendo ſopra ad vna figura che faccia ombra ad'un'altra figura ,

quella hàda eſſere riflellata nelmodo come già ho detto ; tocan

dogli però del primolume alcuni membri chedarà gran forza

all'opera : nc iquali rifleſi, fù principale Antonio da Correggio.

Non èda pretermettere vn'altra particolare auuertenza , cioè di

collocar le figure con regola, & arte ; ſi che ſe il pittore hauerà da

fare vna grandiſſima facciata piena di figure, acciò che paiano a

l'occhio che le vede vguali; ad ogni modo la prima più baſſa ſia

più picciola dell'altre , & l'altra di ſopra li accreſca alquanto , &

di mano in mano, vi li aggiunga ſempre proportionatamente , di

modo che à l'occhio vengano tutte vguali. Perche ſe ne la facciata

foſſero tutte d'una quantità, &grandezza non è dubbio che le al

te parrebbero troppo minori riſpetto a quelle collocate da ballo ,

li che la facciata incima sfuggirebbe; & però cócal regola Michel

Agnolo fece il ſuo mirabile giudicio , & hanno ſempre facro tutti

glaltri iquali hanno inteſo queſt'arte del collocare leguendo l'or

dine d'architettura nel colocare le colonne del qual s'è trattato di

ſopra. Ora veniamo alle collocationi de l'opere.

Quali pitture vadano collocate ne ſepolcri , cimiteri, Chieſe ſorterra

nee ,& altri luochi melancolici e funebri. Cap. XXI.

Armi conueneuoliſſima ſopra tutte l'altre quell'vſanza che ſi

tiene apprello di alcuni, di far ſopra i ſepolcci in ſegno di mor

te, & dimelancolia le trè Parche, le ben alcuni con poco giu

dicio le rapprelentano giouanı,belle , & in atto allegro ; ilche non

conuiene, anci vogliono kauere geſti melancolici, & priui di riſo ,

come ben corriſponde à gli officij loro : con tutto però che quella

che
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chefila lo ftame delle vite de'mortali vada manco trita, & melan

colica delle altre, & laſeconda che volgeil fuſo ,manco della ter

za; cioè Cloro,cheua rappreſentata vecchiſſima, & melancolichiſli

ma, per eſſere propriamente lamorte,chctronca lo ſtamc filato , &

auuolto della uita noſtra .Richiedonſi mcdefimamente in tali luo

chi hiſtorie di morte, figure auuolte in páni oſcuri,che piágono &

habbiano ſignificati melácolici; & certi fanciulli co torchie acceſo

è eſtice in mano ,in atto di lagrimate, Ne’cimiterij che ſono luochi

riſeruati intorno à téplidoue li págono i corpimorti ,ſopra lepor

te per le quali ſi eſce nella ſtrada pablica ; conuengonoparimenti

per eſſempio hiſtorie di morti, come la Vergine che muore , con

i diſcepoli intorno meſti,& lugubri,che la piangono; ſi comeladi

pinſe in S.Mariadella Pace diMilano Marco Vglon' che di ſopra

al corniccione dellamedeſima capellal'hàdipinta anco quando è

morta,có le Marie che parimético atti meſti & doléci la piangono;

ouero quádo,nè portata à ſepellire ;Lazaro morto cóle Marie do

lenti; & ancora quádoChriſto è leuatodi Croce, & poſto,in braccio

Vergine, con le Marie che in diuersi atti il piangono ; & la Vergi

ne, la quale sal volta per ilgrande dolore fi laſcia andare: ouero

Sarra che ſi fepeliſce nel ſepolero fabricatoli dal marito ; & anco

effo Patriarca inentre che muore, & da circonſtanti è pianto ; Gia

cob che vicino à morte conuocati auanti tutti i figliuoli gli predi

ce molti mali , e molti beni; & liſtello quando è portato in Ebron

à ſepelire; Giofeffo ſuo figliuolo mentre cheè con grandiſſimo hor

nore ſepelito ; & finalınente corali hiſtorie lugubre, delle qualine

habbiamo molti eſſempli nelle ſacre ſcritture. Nelle chiele lotter

rance , doue per lo più non ſono altro che corpi di ſanti, co ' ſuoi

alrari, medeſimamentenon quadrarebbero altre hiſtorie, ſenon di

quelle che tengono del melancolico, & dolente ; come della vita,

& morte d'eſli fantiini ſepolti, & in ſomma del marcirio che pa.

urono per amor di Dio ; come S.Gio. Battiſta ,mentre che in pre

gione gliè troncata la reſta . Il qual acto da Ceſare da Seſto è ſtato

beniſſimo eſprello , mentre che ci fa vedere il manigoldo che por

ge la teſta nella tazza della giouane Erodiade, & lei che con faccia

ridente, ma peròmeſta la piglia, la qual tauola G troua in Milano

appreſſo Celare Negruolo, è fan Paolo Decollato, lan Sebaſtiano

ſaetato,oueramentei miſteri della paſſione, per ellere molto effica

ci à ſuegliarci alla contemplaçione, a cui è necellaria la melanco

lia . Perilche non douerebbe eſſerui Chriſtiano alcuno che

sgombrar da ſe i vani piaceri delmondo,& i cattiui penſieri, non

haueſſe in ſua Camera appreſſo il letto limilimiſteri dipintida doc

Y ta &
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ta & mashtra mano, affinecheriguardando in eli,gli ardenti & fo

cofi calori della laſciuia fi ueniffero à raffreddare , & conuertirli

nel temperato caldo dell'amor divino , & nel freddo temperato

della contrittione de i peccati; & ſopra tutto Chriſto in Croce,che

rappreſenta tutto il falcio di quáto li può dipingere.Percheegle il

vero , & ppetuo ftédardo, il qual li come hainilitato ad’onta diSa

tanalſo p noi, & acquiſtatoci la ſalute di vita eterna , coſi ancora ſi

rappreséta,& oppone in difeſa de'ſuoi fideli, & maſſime di õlli che

bene, & fantaméte operado in tutte le ſue atrioni,dalla facratiffima

fua imagine pigliano cóſiglio , & hnalméte gli fa codurre vittoriofi

del mondo, della carne, & deldemonenella gloria di vita eterna .

Qualipitturefa richieggononei templi chiari,e.conciftori, da ne

luoghi priuilegiati , & didignità. Cap. XXII.

Nei

Ei templi chiari & leuatifopra terrafirichieggono, hiſtorie allo

gre piene di maeſtà & dimarauiglia, come ſono miracoli di sáti

& lorfatti grandiſſimi cioè per eſſempio S. Giouanni che predica,

S.Paolo che li conuerte,Chriſto che giudica, l'Apocaliſſe, la cena,

l'adultera ,& altri lunili fatti glorioſi di Chriſto, & dei fanti,iquali

tutti régono della merauiglia & grádezza, ne hanno del dolente, o

lugubre; attribuédo però ſempre ad ogni Capella & altare partico

larmée il miracolo del ſanto à cui è dedicato , & al maggiore che

rappreséta tutto il tépio ,à Chriſto có glorie & troni d'angeli nella

Capella.E bé vero che tal volta ſi può accópagnar Chriſto co'l fan

to p qualche ſuo fatto ,alquale il cépio è cólacrato , anzi è neceſſa

rio masſimenella tauola. Più oltrenel tépio del teftaméto vecchio

cóuégono i fatti grádi & marauiglioſi di quei fantislimi huomini,

comed’Abel,di Noe,diAbră, diMelchifedech d'Iſac,diGiacob ,di

Ioſefo ,di Mofe, d'Aro,diGiolue,diMaria, di Dauid,di Sáſone, d'E

zechia , di Daniele, & d'altri Profeti,Sibille, & huomini ſanti; pur

che tutti habbiano dell'honeſto & della maeſtà . Imperò che d'al

cuni di queſti ſi leggono fatti laſciui, i quali tutti ſi vogliono fuggi

re.Et noſolo queſtimaancora i ſimplici buoni, che hanno alcuna

apparëza lafciua,come d'Ada & Eua mentre che erano ignudi nel

paradiſo ,di Noe ebriaco ſopra la ſtrada, di Lothco le figlie, di Gia

da con la nuora,di Suſannavedura dai vecchioni , & d'altri ſimili

che ſi leggono nelle ſacre hiſtorie . Nei cócitori & luochi doue li

fanno i publici conhgli,fi richiedono le pareti ornate d’hiſtorie,di

fentenze;di ſtudi di coligli, & fimilicóuenienti al luoco ; della ma

niera che ſi vede la ſala di Rafaelo d'Vibino , dove i laui accorda

no
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o la filoſofia con la Thcologia,Etqueſta & altre fimili compoli

cioni s'intendono ne i Conciſtori & conſigli facci.Ma in quelli dei

Principi & Signori ſecolari ſi poſſono accomodared'altramanic

1a,come Cicerone quando tratta co'l Senato di Catilina , il Cong

glio grandiſſimodc iGreci in cõchiudere l'eſpeditione diTroia,

le diſpute dei Capitani & huominiſaggi como appreſſo di Greci

dei Licurgi,Platoni,Demoſteni, & appo Romanidei Bruci,Catoni,

Pompei,& Cefari; come il contraſto hauuto al confpetto dell'Eler

cito Greco,da Aiace & Vliſſe ſopra l'armi d'Achille.Negl'altri luo

chi priuilegiati, come ſono i Senati,& ſimili ,doue li amminiftra la

giuſticia, &la ragionc,vi conuengono ſentenze come di Salamone

lopra il figliuol viuoeſſempi chenon a debbano trasgredire le leg

gi,come diCaróda Greco che le ſteſſo occide nel Senato, per hauc

re inaucducaméte rotto le leggi ch'egli medeſimo hauea ordinate,

cioè d'entrar in Senato ſenzaarmi; di Tenedio Re che có la ſcure

che egli hauea fatto intagliare ne' ſuoidanari fece tagliar la reſta à

ſuo figliuolo,per hauer cótrauenuto alla leggedaluipublicata ; di

Seleuco ,che pariméte per non contrafare alle ſúe leggi ſi laſciò per

cagion del figliuolo cavar vn'occhio; di Lucio Bruto che per ollcp

uar le leggi della patria fece ragliar il capo a due ſuoi figliuoli; &

di Torquato contro ſuo figliuolo che haueua fatto contra la legge

& diſciplina militare ; Appreſſo in fimili luochi ſi ricercanoam

maeſtraméti di giuſtitia & diragione,onde fi véga a conoſcerequa

li debbano eſſere i miniſtri di Giuſticia. Perciò farà à propolico di

pingerui ella giuſticia nella forma che ſoleuano rappreſentarla gli

antichi, & io diſcriuerò più minucaméte nell'altro libro, co occhi

d'acutiffimo sguardo; perche dice Platone ch'ella vede il tutto , &

i Sacerdoti Fenici Egitij & Greci,la chiamauá veditrice ditutte le

cole, & Apuleio gemédo dice per l'occhio del Sole è della giuſtitia

come chenó vegga õſta meno diqllo.Onde ne cauiamo noi quali

debbano eſſer i Giudici, cioè che biſogna che có acutiſimo vederc

penetrino inſino alla naſcoſta & occulca verità , & ſiano purico

me le caſte vergini; ſi che ne pretioſi doni,nefalſe luſinghe, ne al

tra cola gļi polla corrópere, ma co fortiſſima ſeuerità giudichino

ſempre pla ragione, & li moſtrino à i rei terribili e ſpauětcuoli & à

gl'innocéti,có maeſtà,& ragione, oltre di ciò vi poſſono couenirc

molti altri eſempi, come alla bella dóna che nell'arca di Cipallo,

fecodo che ſcriue Pauſania, Gi tiraua dietro vn'altra ma brutca, te

nédola ſtretta nel collo có la ſiniſtra mano, & có la deſtra pcotëdo

la ſtranaméte có vn legno; chenó era altro che la Giuſtitia , & l'al

tra l'ingiuria,moſtrado che i giuſti giudici debbano ſempre tenere

Y 2 oppreſſa
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oppreſſa l'ingiuria ſi che nó fia fatto mai corto ad alcuno. Olere di

ciò che hánod'auuertire diligétemére che la verità nó fia oppreffa

mai; &háno d'odire patiécemére tutto allo checiaſcuno vuoldire

in fua difefa, è nó condénare gli accuſatı à parole, ò inuentione de

gli accuſatori.Per il cheaccenare ſarebbeaccómodatiſsima la fa

uola digl giudice, che già dipin ſe Apelle có le orecchie di afino ,

alludédo al ReMida, fauola no ſolaméte pſe vagha, & miſterioſa,

ma che anco può porgere capo ad imaginarſene delle altre fimili.

Quali pitture vadano pofle in luochi difuoco &patiboli.Cap.XXIII,

Erciò che fra i luochi da fuoco , i quali ſi adornano d'hiſtorie , il

Camino nelle ampliffime Camere & Sale è di maggior confide

ratione ; dirò ſolamente della maniera d'ornat queſto , ſecondo

cui tutti gli altri doucranno poi eſſere adornati. Ne' Caminiadon

quenonvogliono vederſi dipinte alerehiſtorie o fauole , o ſigni

ficationi chedoueentrino fuochi, & fignificati ardenti d'Amori

è di deſiderij: Di che i pittoriingenioli poſſono da ſe ſtesſi for

marne molte cópoſitioni.E quanto alle fauole ehiſtorie ſipotreb

be rappreſentare il fuoco che diſcende ſopra il figliuolo d'Ocra

tia, Prometheo quando fura il fuoco diuino dello ſpirito , Her

cole quando arde, Aſcanio conla fiamma intorno alla teſta do p

po la diſtruttione di Troia; & aggradendo più le hiſtorie ſacre, i

trè fanciulli nella fornace, Nadab , & Abeu ardente nel loro fuo

co profano auanti all'alcare; Iddio in forma di fuoco nel rouo ſo

prail monte orebbe innanzi à Mosè , la Gloria ſopra l'arca del te

Itamento vecchio ; la Colonna di fuoco che precede innanzi di

nocte come ſcorta il populo d'Ifrael fuggito d'Egitto ;& l'iſteſſo

popolo , mentre chenell'Egitto lauoraua intorno alle fornaci. Ma

tuttauia pare che le fauole& hiſtorie de' gentil piacciano non ſo

come più , quaſi che habbiano maggior vaghezza d'inuentione

Et pero conuiene hauere buona conferua di fauole come di Volca

no quando fabrica ifulmini à Gioue di Fetonte ; quando arde la

terra , di Didone quando co'l teſoro ſi getta nel fuoco , d'Altea

quando pone ſu'l fuoco il ſacro Tizzone , di Perillo cacciato nel

torro di Bronzo che egli haueua fabricato , per nuouo & non più

vdito ſupplicio, di Mutio fceuola quando ardela mano nel fuoco

apparecchiato per i ſacrifici al conípetto di Porſena Re di Toſcani

di Curtio che lalta nel fuoco , di Medea che per ringiouenire Elo

ne fa il bizarroincanto , & di Cerere che con la facella accela in

mano va cercando la figlia. Neiluochidoue li fa giuſtitia, ben

benchc hora fi eleggano à queſto miſterio per lo più luochi fordi

di
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di & infami, doue altre volte fi eleggeuano luochi celebri & fro

quenti adeſſempio del popolo , come ſopra le piazze publiche; fi

ricercano eſſempidi morti d'huomini ſcelerati, che per pena de

ſuoimisfartiſonodegni di cotal ſupplicio,come d'Aman ed’Egló

vcciſi d'Aioth ; di Silara da label , di Oloferne da Giudith , di

Gioas da' Serui, di Aſſalone appelo per le chiome,delRèdiGie

ruſalem priuato de gl’occhi per commandamento delRe di Babi

lonia , diGioab morto auanti all altare d'Achitofele impicato per

la gola , & coli di Giuda Scariot, d’Amnon occiſo nel conuitto , &

altre hiſtorie fimili che abondantemente ne ſomminiſtreranno le

hiſtorie, ſecondo che li leggono . Et ancora che in tal luochi altre

coſe per lo più li ſogliano fare , nondimeno ho voluto ricordar

queſte, acciò che volendo in vn quadro finto, rappreſentarvno

Spettacolo mortale , & ſpaventoſo all'improuiſo, vi li poſſa di lu

bico ricorrere . Ne ſolamente ſpettacoli dimorti conuengono a

luochi di paciboli , ma ancora altri diuerſi ſpauenteuoli, come mo

lini finti, precipitij d’acque giù per monti,rupi & balze ſcoſceſe,

terremoti, nubi,rotte , folgori , faette, abbaccinamenti, huomi

ni neri , impeti , ſtrepiti , violenze, atti sforzati ; & finalmente in

tutti i luochi doue limaneggianoarmi,conuengono parimenti hi

ſtorie fiere & terribili , come contraſti ,battaglie, lotte,& fimili.

Quali pitture ſiano proportionate à Palazzi reali, Cafe di Principi,

d altriluochi ſolari. Cap. XXIIII.

N

E' Palazzi & altri luochi principali edificati per ſtanza & habi

tatione di Re & Principi conuenientiſſimamente ſi dipingono

i fatti più degni & honorati de'gran Principi, & famoſi Capita

ni ; comeſono trionfi, vittorie , conſigli militarı , battaglie fan

guinoſe , in cui riguardando pare che gl'animi noftri & Colleuino

penſieri & deſideri d'honorc & di grandezza. Però vi ſi potran

no rappreſentare ,Scipione contro Annibale ,Enea contro Tur

no , Ceſare in Teſlaglia,contro Pompeo , Serſe contro Lacedemo

ni , Aleſſandro contro iPerli & gl'Indi, i Greci, contro iTroiani ,

& altri ſimili farti celebrati , doue entrino i più famoſi huomini

che ſiano ſtati : Ondeſli Principi poſſano ritrouarne efſempi &do

cumenti nell'arte della guerra ,comede gl'antichiDioniſio , Mil

ciade, Teſeo , Epaminonda ,Pompeo , Silla ; de i moderni, Arcu

d'Inghilterra , Carlo Magno , Carlo Ottauo , Franceſco Valeſio ,

& Carlo Quinto , i cui fatti eccelli, & impreſe gloriofe hanno cóc

facratoY 3
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ſacrato la ſua fama nel tempio dell'eternità,non meno che qual fi

voglia ,Duce oImperator antico . Ma in ciò s'ha d'auuertire che

in quei luochi doue ſi collocano le Vittorie Triófi & impreſe d'un

gran Capitano, conuiene che tutte ſiano egualmente celebri & Il

luftri , & di Capitani non meno famoſi. Perciò che diſdirebbe che

per eſſempio appreſſo i fatti di Ceſare, & altri grandı heroi, & Ca

pitani,li collocaſſero i fattidi qualche piccioloDuca,o conduttier

d'eſſercito . Et queſto ſi ha da fare coli à quadro per quadro, comc

ſopra le facciate ; perciò che ogniuno uuole hauere il ſuo luoco

particolare, & appartato , accioche li conoſca con quanto bello

giudicio fi eleggano, e li partano i fatti de i grandi ſecondo igra

di loro . Ilche ha da ellere oſſeruato ancora nel collocare i ritratti;

perciò che non ſtarebbe bene il ritratto d'un mercatante, appreſſo

quello d'un Principe , ne quello d'vn Papa, apprello quello d'vn

Predica tore, ne Vergilio ,o Omero appreſo il Gonella, na ktitrat

to di un'huomo rozzo, & villano , appreſſo à Santo Ambrogio, à .

San Pietro , o San Paolo, de i quali ſi trouano i ritratti , ne manco

apprello di qualche altro gran Theologo Chriſtiano. Ec per fituar

le pitture , giudico chenon ſia di poca importanza il ſaper appli

carle alla conuenienza de i luoghi, & fra di loro partirle ſecondo

che ſono diuerle di natura e di eſſere, ſecondo laragione , perche

fi come ſenza queſta non ſi può far pittura buona, coſi non ſi pud

anco Gruar al ſuo luoco diceuole , & conueniente ; & poca gracia

hà una pittura quanto uoglia buona , ſe nő è accommodata al ſuo

loco conueneuole . A che fare biſogna ſempre diſtinguere iMo

narchi,i Papi,gliImperatori,& di mano in mano tuttii gradi del

le genti , coli diReligione ,come d'arme , & lettere . Nei teatri fi

håno da rappreſentare le hiſtorie della famiglia fi come fece Silla,

Ceſare, & molti altri; & negli archi i crion , le vittorie, i trofei,

le ſpoglie,& tutto ciò che ſi ricerca per rappreſentar compitamen

te una vittoria ottenuta ; la qual anco come ho detto , conuenien

temente ne pallazzi li può rappreſentare con gli trionfi, & ſpoglie

in Geme.

Quali pitture vadano dipinte intorno à fonti,ne giardini,nelle

camere,& altri Inochi di piacere,&negli instromenti

muſicali. . Cap. xxv.

Sſendo frequentiſſimo l'uſo d'ornare i fonti, in diuerſ modi di

belli edifici,comeli uede in Francia à fontana Bleo, in Roma,

in Geno

E
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in Genoua, & in moltialtri luochi, & filegge appreſſo gli antichi

di molti, come del palaggio mirabile, & artificioſo di Lucullo cit

tadino Romano, & dimolti altri; habbiamo principalmente da

ſapere, che qualunque ſia l'hiſtoria cheui ſi ponga o di ſcoltura,

è dipittura, hà da ellere conueneuolo, & corriſpondente al luoco.

Tali ſono le fauole delli amori,& delle varie trasformationi delle

Dee, & delle Ninfe, don'entrano acque, arbori, &fimili coſealle

gre, & diletteuoli; come Diana quando con le Ninfe li laua nel fon

te Gargafio,di Beotia ; il cauallo alato quando co'l piede fa ſcatu

rire il fonte Caſtalio , le Gratie figliuole diGioue , mentre cheſi

lauano nel fonte Acidalio d'Orcomeno ſactato à Venere ; Narciſo

quando fi fpechia nel fonte Lirope ; Salmace che li conuerte in

un fonte del ſuo nome in Caria ,doueparimenti Erinete ſi trasfor

mòin Ermafrodito : & aliri ſimili fauolol ſucceſſi di Bibli , d'Are

tula, & di giochi amoroſi auuenuti intornoà fonti, come d'Egeria

d'Aonio ,Libetro, & d'altri ;. Le quali coſe ſeruono ancorapertaz

ze,vali,& fimili inſtromenti, che per ornamento ui ſi poſſono in

tagliare con gli amori de i Dei Marini, & dei fiumi, come già vsò

di fareGiuliano Taverna , Franceſco Tortorino, il gran Giacobo

da Trezzo , & Annibal Fontana,grandiſſimo ſcoltore,con altre co

pofitioni& figmenti che ditale natura doueentri acqua tengono.

Potrebbeſi ancora per ſatisfattione d'alcuni ſpiritualidipinger in

corno à fonti il noſtro Signore , quando apparue ſoprail mare à

diſcepoli trauagliati dalla fortuna, & quando chiama S. Pietro, S.

Andrea , & duoi figli di Gebedeo dalla peſcagione,& ancora quan

do fece d'acqua vino,&quando ritrovò al pozzo la Samaritana,

& molti altri ſimili eſſempli Euangelici . intorno à i giardini ſo:

pra le mura , & parimenti lopra iportici aperti , che verſo loro ri

guardano inguiſa di guardie', ſi ricercanoaltresì hiſtorie di gioia,

cd'allegrezza, che del tutto non habbiano ombra di malencolia,

come farebbe Mercurio ,checon dolce ſono addormenta Argo, le

Eliadi che licangiano in arbori , Perſeo chelibera Andromeda

dal moſtro Marino, Marſia che concorre nel fonar con Apolline,

la caccia diMeleagro ,il corſo d'Hippomene,& d'Atalanta,l'eccel

lenza d'Orfeo nel Tonare, & tante altre fauole raccontate da poc

ti. E chi non uolelle rappreſentare coſi facte coſe,potrebbedipin

gere in uece i tempi , le ſtagioni , i meſi e gli anni, & oltre di ciò i

lor trionfi,i carri,gl'effetti, & appreſſo le tauole dei Dei, i conuit

ti,le feſte,le danze, & gli ſcherzi quali ſoleuano fare le ninfe diCe

tere , o ſopra ò intorno la quercia,la quale fu poi tagliata da Erifit

Y 4 tone,
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tone,con altre coſi fatte pitture che tengono dell'allegro,e delcon

ueniente al loco ; li comeancoragli ſcherzi de i Satiri,i balli delle

ninfe dei fiumiperli uerdi prati,i lalti de ifauni: & gl’ornamenti

vogliono altreli ſeguire l'andamento delle historie , come ſi dirà

poiparlando di loro . Poſſono accommodaruili con non minor

vaghezza in luoco di fauole proſpectiue diuerſe, le quali facciano

allungare i portici & le pareti delgiardino,& oltre alle colonne ne

gli interualli,paeſi coli accópagnati, che paiano ſeguire il natura

le,fingendoui alcune hiſtorie delle dette, che conuengano à tali

luochi,apunto come per eſſempio Appollinc, che dietro all'onde

di Teffalia ſegue l'amato alloro, o Cefalo che per tempo andando

fa di ſe inamorare l'Aurora . Et il medeſimo ordine intendo che ſi

habbi da tenere nelle Camere è loggie appartare quali uſano alcu

ni principi . Mà ſopra tutto quiui li hada ſchiffare di comporre la

vecchiezza con la giouentù , come ſarebbe Caronte con la notte

ornata di ſtelle , o Plutone con la bella.Proſerpina ; imperoche no

porgerebbe diletto alcuno , mà ſi accopianoſempre giouani con

giouani, ancor che l'huomo ecceda un poco di tempo,comeMar

te con Venere,Gioue con Leda, o Borea; con Orithia, Zefiro , con

Flora , & Punaleone con la ſua ſtatua, con quella honeſtà che ſi de

ue come è ſolito ne i palazzi de Principi . Ben che io non lodo rap

preſentationi laſciue, ma in luoco di queſte più preſto ui porrei la

creatione del mondo, deglialberi dei paeſi, de gl’vccelli,& dell*

huomo , ò alira hiſtoria fimile , Or perche ancora gl'inſtromenti

muſicali richiedono le pitture & gli ornamenti della qualità loro,

giudico che primamente a gli organide i templi, le coperte,o ta

uole di tela che ſi chiamino,non vorebbero eſſere dipinte di alcco

ſoggetto che di quello che ſi fa . Onde eſſendo fatte l'ante ò vo

gliono dir coperte perchiudere l'organo , il quale per la muſica ſi

fa , & non per contrario eſſendo fatto l'organo per le ante ; fico

me egli é fatto per lamuſica , coſi ricerca che le copertecorri

ſpondendogli,non contengano altro che ſoggetto di muſica; ne ui

li dipingano comeper lo più li coſtuma prieghi di Heſter,conuer

ſioni di San Paolo,Battaglie, ſacrifici,miracoli,annonci, & altri fi

mili ſoggetti, che non tengono punto della muſica . Et le uere pit

ture che le gli aſpettano, vorrebbono eſſere nella parte di dentro,

la quale ſi vede ,mentreche ſi vede l'organo tutto aperto , & ſen

teli la melodia & le voci de le canne, & douerebbero eller tali, che

follero di accreſcimento didolcezza alla viſta , conucnienti alla

mufica,come farebbero Angeli in diuetli modicon uarie maniere

di cani
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di canti, & inftromentidiſuoni, doue ſi poſſono far uedere ſopra

le nubi, concenti di muſica , & ſcora ne l'aria mirabili d'Angeli;che

coli fi uerrebbe à conoſcere ilvalore & il giudicio inſiemedell'ar

tefice . Et chi non approuaſſe caliordini d'hiſtorie doue entrano

ſe non canti , potrebbe per eſſempio dipingere il naſcimento di

Chriſto, doaead ogni modo li poiſono rappreſentar per ſegno di

allegrezza diuerli Angeli con uari ſuoni , che cantando appaiono

à paſtori, ò fanta Cecilia , co' ſuoi inſtromenti uiſitata da Valeria

no,ouer Dauid,che canta nel ſalterio i ſalmi, & che acquetacon la

foauità del ſuono Saul'agitato dal maligno ſpirito, o quandocon

l'iſteſſo ſąlterio , giua ſonando doppo l'arca federis con gli altri ,

la qual hiſtoria fu gia pinta ſopra le ante di fuori del grandiſſimo

organo della Chieſa maggiore di Milano , per Gioleffo da Me

da, ò il concerto mirabile dei muſici del tempio di Salomone in

coro co'ſuoi diuerfi inſtromenti muſicali,in cui diuerfe coſe fican

tauano, come i ſalmi nella Neza, le ode nel Nabuli , che è l'iſteſſo

organo appreſſo di noi,nel Miſmor,iſalmi nel fire, la cantica, nel

zeħla le oracioni, nel Beraſca le beneditioni, nel Halel'le laudi,nel

Hodaia il riferimento digratie,nel Afre le felicità di alcuno,& nel

Halelual' le lodi di Dio ſolo , & le meditationi , oltre Dauid,fi poſ

ſono rappreſentare canti d'altri fanti padri, come d'Adam, Abra

ham ,Melchiſedech,Moiſe,Aſaph, Salomone,& dei trè figliuoli di

Choro . Vi conuerranno ancora le grandiſſime lodi di Dio forte,

quando il popolo d'Iſrael vſcito dell'Egitto , andaua errando pec

gli ameni boſchi, cantate da Maria ſorella d'Aron , & dalle altre

fanciule, & Vergini Egittie, diuiſe in diuerſi chori ; è l'Angelo che

apparue à certo lantiſſimo padre , ſonando la lira , & ſimili altre

hiſtorie . Negl'altri inſtcomenti muſicali chenó l uſano ne i tem

pli, ſenza cotanto rileruo li poiſono fare più licentiolamente tutte

le ſorci di piccure,comed Anfione,d’Arione , di Zeto,di Saffo ,d'

Orfeo ,di Mercurio,d'Apolline,& delle maſe ,Ec vagacoſa fareb .

be anco ,& capricioſa il rappreſentaruii noue chori della muſica à

tre à tre , co'ſuoi inſtromenti, & con ritratti de gli huomini eccel

lenti in ciaſcuno di quelli , come per eſſempione tempi noſtri nel

primo coro del concento delle uoci Adriano Villaert Fiamengo ,

Giofeffo Zaclino da Chioggia, & Don Nicola Vicétino , nel fecodo

de gli organı Annibal Padouano, Claudio da Coreggio,Giuſeppe

Caimo Milaneſe , nelterzo dei liuc , Franceſco ſopranominato il

Monzino Milaneſe,Ippolito Tróboncino da Vineggia; & Fabricia

Déuici Napolitano nel quarto delle lire, il noſtroLeonardo Vinci

pittore,
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pittore,Alfonſo da Ferrara, & Aleſsádro Scrigio Mātoiuano, o Gio .

Maria Parochianino Paueſe ;nel quinto delle viole da gába, Oratio

Romano,Mauro Sinibaldi Cremoneſe,& RicardoRognone Mila

neſe; nel felto delle arpe, Gio. Leonardo detto da l’Arpa , l'Ebreo

da Mantaua, & ſuo figliuolo Abrraam ; nel ſettimo delle Cerere,

Antonio Morari da Bergamo,Paolo Tarchetta, & Sempronio Bre

ſciani, nel ottauo dei Cornetti, il Moſcatello , Giacomo Pecchio

Milaneſi, & Luigi Zenobi Anconitano; & nel ultimo dei trombo

ni il Cadenaruolo Breſciano , Orfeo Milaneſe, Ettor Vidue fia

mengo . Et inſieme ui ſi poſſono gratioſamente rappreſentar con

uitci, & fimili abbellimenti, che il pittore leggendo i poeti & gli

hiſtorici può trouare copioſamente, & anco eſſendo ingenioſo , &

ricca d'inuentione, può per ſe ſteſſo imaginare .

Quali pittoreconwengano alle ſcuole eGimnaſi ,e quali conuengano

adhosterie,& luoghi fimili. Cap. XXVI.

ER effere la fcuola luogo di ammaeſtramento , & di diſciplina,

ſecondo le diuerſità delle ſcienze, & arti ſi richiedechequiui

Gi veggano,ſenon coſe atte ad incitare, & ritenere gli animi di

coloro che lui ricorrono in continoua' meditatione di alla ſciéza ,

della quale fi dilettano; e cheindi poſſano pigliare eſſempio in di

uerfi modi, d'arriuare, à quei gradi di cognitione olie aſperano . '

Perciò tale pitturedouerannoeffere tanto fra loro diuerle, quanto

faranno diverſe le ſcuole; perche non ſtarebbero bene in una ſcuo

la di muſica, homicidi, ſtragi,inſulci, percoſſe,& fimili ſpettacoli ,

che alla gladiatoria li conuengono, per fuegliaremaggiormente

quelli cheiui s'eſſercitano alla brauaria , & all'ardire,mau'han

no luogo huomini famoſi, che con diuerli inſtromenti fuonino

come colui del quale è (critto, che con certo fuono mantenne gra

tempo cafta, & fedele al luo marito Clitenneſtra, ò quell'altro che

incita Aleſſandro alla guerra ,& altri che cantino in chori con di

uerfi moti,che non ſono di poca conſideratione . Alla ſcuola ouer

ginnaſio delle ſcienze, conuengono Filoſofi, con ſentenze illuſtri,

& libri tenuti in mano con bellishme attitudini . Adornerà fomn

mamente , ad immitatione degli antichi , quella ftacoưa da loro

chiamata Hermatena,queerano Pallade,& Mercurio abbracciati,

la qual'i Filoſofi antichi,dedicauano, & poneuano ne i ſuoi Ginna

fi,come ne fa in più luochi mentione Marco Tullio, dicendo ch' .

cra l'ornamento dela ſua academia . Et intendeuano pec Pallade

la
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la ſapienza, & per Mercurio l'eloquenza . Ma più pioſarebbe che

ui fi dipingeſſe pereſſempio il noſtro Signore quando difputra có

li Dottori,ouero S.Paolo quando diſputra con gli Filoſofi d'Ache.

ne . Nelle ſcuole d'Aritmetica, & Geometria conuiene per eſſem .

pio,Archimede,quando ſegnando in terra certe figure Geometri

ce è vcciſo da i ſoldati di Marcello, Euclide, Proclo ,Platone,con la

fabrica de gli ſpecchi, & primadi lui Pitagora , che trouò le miſu

re , & fu inuentore dell'angolo retto , &immagino le proportioni,

& concentimnficali, & ancora in cotal ſcola, li poſſono rappreſen

care conEupópo, &Panfilo, con gli altri li quali imparino à ſuoi

( colari li fondamentimatematici, i quali ſono ponti,linee,ſuperfi

cie , & corpi, che ſonoli proprij fondamenti , & radice della pittu

ca,con le altre parti che ſe li conuengono .Et cou diſcorrendo nel

le altre ſcuole uanno accompagnate le coſe à loro appartenenti ,

come nelle ſcuole di ballare fattiri , che oſſeruando ilgirar delle

ſtelle,furono inuentori dele danze, Caftore e Polluce, & altri famo

Gi Calcatori. Ne gli alberghi & hoftacie , doue d'altro non ſi ragio

na che dimangiare,beuere,barattare,giuocare, fi ricercano ubria

chi, come fanno tra loro certi Todeſchi, & Fiamenghi ruffiani, che

conducano fanciulle di partito, giochi, furti, pazzic, hiſtrionecie,

ſcherzamenti , & finalmente fenon effetti dilloluti ; benchecon

grandiſſimo abuſo in fimili luoghi fi ſogliano anco dipingere le

armi,& impreſe di Principi,come ſe foſſero lo ſtendardo delle ba

gorderie, & l'inſegna dell'ebrietà . E perche ui ſono ancora luo

ghi Mercuriali , tutti gli interualli,ſi potranno riempire delle coſe

che ſono appartenenti a lui,accommodandoſi perd lempre alla na

tura dell'opera che li hà daporre in pittura, li come nelrappreſen

tar la forma delle figure, che per iſuoi membri non ſono quelle,

ancora che in proportione fiano le iſteffe ; come ſarebbero i quat

tro elementi compoſti tutti in figure naturalicon inembri, ſotto

pofti à ciaſcunode gliElementi , alla forma di quelli di Giuſeppe

Arcimboldi,che dipinſe à Maſſimiliano Imperatore, ne qualicon

poſe,& furno la figura del fuogo come con membridi luci, folgo

ri di corchie, di candellieri , & d'altri membri conuenienti al fuo

co ; l'aria d'vccelli chevolano per l'aria , tanto perfettamente che

le membra paiono tutti conformi de l'aria, L'aqua tutti i peſci , &

oſtriche delmare,coli ben compoſte che veramente l'acqua pare

che ſia poſta in figura, & il quarto elemento de la terra, didiruppi

di ſaſſi ,dicauerne, di tronchi, & di animali terreſtri.Doppo i quali

fece l'agricoltura,componendole tutti i membri de gliInſtrumen

tid'
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ti d'eſſa arte . Coli fece Carlo da Crema,ilqual figurò la cucina ca

tutti i ſuoi inſtromenti: & cofi li potrebbecomporre il Carnouale

d'occelli, & d'animali,la quadrageſima di peſci,& d'aleri ſuoi cibi,

Con queſt'arte li poſſono altreli fare conformi le teſte compoſte

de i ſuoi mébri, che ſiano minute teſte, nella quale profeffionefu

ſingolare Rugiero da Bruſſeles; & in sóma tutte le figure delle ſcić

ze, & arti riuoltate co'ſuoi inſtromenti,in uece di mébra, ancora fi

poſſono fare medeſimamente le figure perfette da vedere chepoi

riuoltato quello di ſotto,di ſopra,ci appaiono avanti e gli occhi al

tre figure,molto ſconformi,dalle prime già vedute ; & moltealcre

ſimili bizarrie, ſi poſſon fare infino delle fantaſtice;& ſpauenteuo

li dimoſtrationi infernali, li comegià ne diſegnò Federico Zucca

ro molti fuogli, imitando Dante nel ſuo Inferno,& prima di lui

l'Attonito , Girolamo Boſchi Fiamengo ,che nel rappreſentare ſtra

neapparenze,& ſpauenreuoli, & orridi ſogni, fu ſingolare, & vera

méte diuino. Oltre queſte inuentioni ſi poſſono có nő minor gra

cia dipingerene i detti interualli , trafei,fogliami, grotteſche; & fi

mili bizarrie ,che tégono della natura del tutto, ſi comeMercurio

participade la natura di tutti gli altri pianeti, con quali ſi accom- :

pagna . Si che in cali luochi li ha molto d'auuertire, poichein lo

ro conſiſte la gratia & gli artichimentidell'opera, ond'io Itima

rei che no fuori di propoſito ſi gli porelle applicare quella Colóna

che noi chiamiamo Attica più ornara, & bizarra di tutte l'altre.

L

Quali pittureſocomfacciano nellefacciate. Cap. XXVII.

E ſtrade publiche ſono riputatiluochi della Luna ; & peròſe

condo i uari & diuerſi capricci,de i pittori , tutte quelle hiſto

rie,fantaſie,inuentioni,chiribizzi che ſi vengono a cuore, ui ſi

poſſono dipingere all'aperta che beniſſimo conuerranno , difcre

tamente però , & con ragione, ſecondo igradidelle genti; & ſo

pra tutto oſſeruando ildecoro , & l'honcſta, che generalmentein

ognicoſa ſi ricerca . Et per eſſere tutti gli altriluochi Lunari,co

me fiumi, palludi,& aliri,doue non li poſſono fare pitture, ancora

che gli antichi ſoleſſero dipingere & intagliare le naui di coſe àlo

ro conueneuoli,trà qualı fu molto arguco Eraclıde , non ne parle

rò, ricordando ſolamente queſto , che colui che in fimili luoghi

alcuni quadri fingerà ,in quelli potrà rappreſentare fatti Lunari ,

come facti di animali acquatici,moſtri marini,ninfe di fiumi,cac

cie, girandole, ſcherzi Gimplici, giuochi ninfalı,comedi correre , &

fiinili,
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fimili . Et perche le picture delle ſtrade è di necefficà che G ſtenda

no nelle facciate,queſto lauorare da gli antichi fu tenuto poco uo

bile, perilche alcuni háno laſciato ſcritto ,che quádo il lavorar in

freſco fu introdotto,la dignità e nobilcà della

terra; poi che le pitture non furono tenute più in quella riueren

za,che furono leprime , che li faceuano ſolamente loprale cauo :

le . Il primò che ordinò queſta rouina ſcriue Plinio, che fu altem

po del DiuoAuguſto , parlando di Marco Ludio, Elote pittore del

tempio Ardeate. Ne più lungamente mieſtenderò circa alle

collocatione delle hiſtorieo fitcioni,, baſta che cutto quello che di

può fare co'l penello, ſi può collocare ſeguendo le regole principa.

li date in queſti capitoli, le quali bene olleruate & intele tanto ci

feruiranno , come s'io folli andato raccogliendo minutamente

ogni cola, ilche ſarebbe ſtata opra infinita & faſtidioſa .

Compoſitioni delle guerre da battaglie . Cap. XXVIII.

A prima confideratione cheil pittore pratico ha d'hauere nella

deſcrittione, & pitcura d'una battaglia,dee ellere del luoco do,

ue hanno da porſi i due eſſerciti, & i campi militari . Il quale

principalmente uuole eſſere piano,di modo che in mezzo non gli

liano arbori dipinti , ne fiumi; ne altra coſa che poſſa impedire il

combattere . Perche i Capitani generali prudenti ordinariamente

eleggono ſimili luochi per combattere .Neancora li ha da dipin

gere l'unoeſſercito nel monte & l'altro al piano . Er queſto inten

do quando il pittore pinge il ſuo capriccio ; perche quando dipin

ge guerra auuenuta,l'hàda rappreſentare nella medeſima manie

sa come l'hiſtoria la racconta • Doue però ſe ui ſarà (proportione

del luoco, uederà che'l generale del ellercito che ſtà nel piano pro

curerà ſempre di fare chel'iniinico ſcenda ancora egli alla pianu.

ra .Farà prudentemente il pittore che dipingerà l'eliercito appref

ſo il monte • boſco, ò ciud, perche ſimililuochi eleggono i Capi.

taniper poterui ricouerare& Laluarſi in caſo che follero ſuperati.

Dipingeràancora qualche fontane commode& uicine à tutti due

i campi dell'eſercito .E perche è inſtituto ordinario de i Capita

ni d'accamparli doue lia copia d'acqua, ui aggiungerà qualche fiu

me che palli al lato de i due campimilitari . La ſeconda conlidera

tione è de la formadellieſſerciti; perche i Spagnuoli oſſeruano for

ma quadrata , i Turchidiſpongonoi ſoldati in forma ſemicirco

lare e di mezza luna , i Romani vſauanoforma quadrata cuneata ,

& molte
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& molte altre,comeſi legge in Vegetio , de ce militari.La terza 65

fiderationc è delle ueſtimenta, & habiti dei ſoldati . Impero che il

Turco uſa robbe lunghe inſino à i piedi, & turbantiin capo ; gli

Italiani, & Spagnuoli vlano robbe corte, & altre nationi uſano di

uerſe altre forme di habiti . Nel che biſogna ſeruare l'uſanza, & il

rito di ciaſcun popolo . La quarta auuerienza è delle arme che uſa

no lenationi; perche il Turco vſa arco , frezze, faretra, arcobugio

longo , la ſtoria , & la lancia corta ; gli Italiani uſano baleſtre,

arcobugio corto,ſpade lunghe,picché,& arme d'aſte fimilmente

lunghe, di modo che in niuna coſa di queſto non hà da errare il

pitcore,perche ſarebbe notato d'imprudenza . Dipingerá parimé

ti le arme difenſiue nella forma che ſi uſano , & non altrimenti ;

poi che il Turco non uſa alcun'arma difenſiua, ſenon ſcudo di for

ma di mezza luna ,& gli Italiani uſano ſcudo tondo, carga, brochte

ro,giacchi, & manichedimaglic, & ogni foggia d'arme forti . La

quinta conlideratione è delmododi cavalcare ; perche i Turchi

caualcano corto di modo che il calcagno ua preſſo le nati, gli Ita

liani caualcano con la ſtaffa lunga, & i Romani anticamente non

uſauano ne ſella , ne ſtaffe; ſi cheſeruerà il pittore l'uſo delle natio

ni, che dipinge . La feſta è delle fortificacioni che ſi ricercano in

tutti due i campi,cometrincere, che colifanno i prudenti Capita

ni . La ſettima è che dipinga l'artiglieria innanci i due eſerciti,&

una banda di ſoldati in cuſtodia dell'artiglieria . L'occaua che di

pinga la caualleria a lato de i fanti contrapoſta alla caualleria de i

nemici. Tutte queſte& altre conliderationi hà d’bauere il pittore

circa la primaparte della pittura , cioè circa la proportione che fi

hà da feruare in dipingere le battaglie . Ma la principale propor

tione che li ha da ſeruare hà da eſſere nei corpidei miglior ſolda

ti , i quali hanno da eſſere diotto o di ſette teſte , & di ſpalle larghe

& ample& rileuare de' membra & muſcoli, con le braccia & gam

be groſſe &muſcoloſe ; di modo che non ſi vegga ne i ſuoi corpi

morbidezza alcuna ne dolcezza , ma ſiano d'huomini fieri forti&

terribili in quella guiſa che già dipinſe il Buonarotto nel ſuo giu

dicio della Capella del Papa ;doue certo egli non ſeruò il decoro

che ſi conueniua à corpi di Santi glorificati, ma più tolto a' ſopra

detri corpi forti, & robuſti . Et queſto intendo generalmente de

gl'huomini militari; per che la ragione dimoſtra porche i Capita

ni generali de gl’clſerciti, gli Imperatori & molti altri ſignori che

militano non li hanno da dipingere a queſto modo,màcon pro

portioni ragioneuoli , cheglirappreſentino leggiadri & morbidi

non
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non ſenza certa fierezza però, matutta nobile & piena 'di macfta .

Doppò che il pittore hauerà conſiderato la proportione di tutte le

coſe,verrà alla ſeconda parte della pittura che èil moto, & il pri

mo che dipingerà ſarà la ſtrage , che hauerà fatto l'artiglieria in

entrambi gl'eſferciti, moſtrando nell'aria tefte , braccia , gambe ;

mezi corpi che ſiano portatein sù della violenza dell'artiglieria ;

& in terra farà i ſoldati ſparſi per tutto , pezzi di corpi ſtracciati ;

bandiere ſquarciate & armi ſanguinoſe. Non laſciera in alcun mo

do d'eſprimere il fumo dell'artiglieria in ſegno che a tutta lia da .

to it fuoco, & fia poſto fine all'horrenda tempeſtade gl'archibugi.

No farà che i ſoldati cõbattano valoroſamére dall'una & dall'altra

parte ;main vna dipingerà cheſi mettano in fuga & ſcópiglio , &

nell'altra ivincitori; che gl'incalcino ; doue riuſcirá molto freddo

il pittore che non dimoſtri in ciaſcuno di loro i mori ficri & terti.

bili . Sarà buono fingere che partedella caualleria rompe per me

zo de ifanti & ſoldati, sbarragliandoli & mettendogli in grandif.

fimo diſordine con ſtrage horrenda & occifione. Douehauerà

campolargo il pittore dimoſtrar l'arte&eccellenza fua in eſpri

mere l'horrore& la fierezza degli atti . Nel colorare, che è la ter

za parte della pittura fi hauerà queſta conſideratione che la carne

de i ſoldati ſia tale quale habbiamo detto ſopra che conuiene à gli

huomini di conſtitutione colerica . Ma queſti colori però ſi varia

ranno ; perche non tutti hanno le colere nelmedeſimogrado . I

Capitani & generali de gli eſſercitiſaranno di faccia giouiale quan

do combattono ,meſcolandoui alquanto di roſſo per dimoſtra

se la magnificenza & valor ſuo. In quelli che fuggono s'eſpri

merà il colore qual conuien à chi teme, & in quelli che muoiono

il color mortale. Nel dipingere i panni & le veſtimenta volá fer

uar queſta regola ,di far quelle de gliImperatori purpuree & ro

ſe ; doppo queſte ſeguitino i turchini o azurri chevogliảm dire có

li colori chedi queſto ſi compongono ; nel terzo fi facciano gli ha

biti verdi , & nell'altro i gialli ;ancora che il pittore ſi reggerà pé .

rò in queſta parte dietro la conſuetudine delle nationi del veſtire ,

laquale facilmente s'impara leggendo le hiſtorie. Dalle quali hab

biamo anco da cauare la cognitione dell'arme , impreſe, & ſcudi

che ſoleuano portare nelle guerre & battaglie gl'antichi popoli ,

poi che dei moderni li fa ciò che portano; perche è parte molto

necellaria . Quanto a quello ch'io ho potuto leggendo oſſeruare,

truouo che l'Aquila bianca fi daua à i Troiani,la nera d i Roman

ni , l'orſa à iGori, la mortc d i Franceſi, il porco à i Frigi, il bian

со
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co giglioà gli antichi Fiorentini che hora loportano roſſo, ilmar

tore a gli Alani, il Leoneà i vecchi Franceli & gli antichi Salloni,

la botta à i Franchi , il cauallo bellicoſo à i Salloni piùnuoui il To

to à i vecchi Cimbri , & à i tre famofi figliuoli del grandeOficia

Oltre di ciò il Leone ad Hercole, il Cane ad Anube , il Lupo à Ma

cedo , l'Aquila co'l Drago nell'vgna ad Antiocho , l'Aſtore coro

nato ad Attila , il fulmine à Scithi , l'arco & la faretra à iPerfia

ni , & ad altri il gallo , il drago , il becco , & ſimili animalificri,&

iftromenti di rouina . Le qualı inſegne fanno beliffimo vedere à i

fuoiluoghi ſuentolando co'l dar grandezza & ſegno delle genti

che quiui ſono. Nel dar ilumihauerá ancò il pitcore queſta confi.

derationecheà niſſunodegl’eſſercitifaccia che il lume feriſca ne

gl'occhi; perche quando illumesfauilla auanti a gl'occhi dell'el

Iercito. ſi può dir mezo vinto ; & per qſto gli auilati Capitani ſemi

vi auuertiſcano. Ondeè neceſſario fare che tutti duegl’ellers

citi habbiano vn ſolo lumc, il quale venga per lo lato di ciaſcuno

di loro , e fiano i lati dritti o finiftri ; & non fi hd da dare il lume

di dietro o per dinanzi , perche è contra l'arte militare . Quanto

alla proſpettiva non hò che auuertire , laluo che li hà da feruare

l'arte che è ſtata dichiarata nel libro della profpectiua , facendo

chel'artiglieriedeimoderni, i Caſtelli carchi d'arcieri ſopra gli

elefanti degli antichi Cartagineſi,le carcerte piene di combattenti

appreſſoi Troiani , & ancora le teſtudini, gli arieti,le catapulte , &

fimili altri ordigni , & machine da guerra ,poſſano lanciar le ſue

palle ,le frezze,lc afte,le ſpade, & le altre armi, li che aggiungano

al termine loro deliderato in proſpettiua . Diche i primi inuento

ri ſono ſtati,Leonardo, Raffaello, Polidoro,Ticiano, il Rolfo, & il

Zenalle,& de ſcoltori fù ſingolare Benedetto Pancſe,che icolpilo

battaglie di Monlu di Lotrecco alla ſua ſepolcura di baſſo rileuo;

in fanta Marta di Milano,ad Agoſto Cerebaglio, coli in tale guerre

campali ,come nelle nauali, nelle quali fu molto bizaroLuca

Cangialo.

Compofxioni delle bassaglie nauali. Cap. XXIX.

naui, prima ſi hå da conſiderare la maniera delle naui , & la ric

chezza& forma loro , come di quelle di Cleopatra di Marc Anto

nio , & de 1 Greci ; & oltre gli ornamenti delle Naui, ſuoi appara

ti bellici. In queſto genere dibattaglie vogliono farli vedere alcu

ni
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ni geriar ramponi auicinandoſi le naui nemiche,altricitenerle ; &

incatenarle con fortiſſime carene,altri intáto appiccarui il fuoco ,

altri ſaltar dall’una dell'altra con l'armi ignude in mano& lo ſcu :

do imbracciato, altri con un piede ſu luna , & l'altro ſopra l'altra

combattere& diffenderſi ualoroſamente , ferendo & amazzando

i nemici,& altri ſalici ſopra la nauc di nemici tagliare a pezziquan

ti ne trouano. Doue li hà da moſtrare ne i uinti l'humiltà & i.pric

ghi,che con le braccia in croce pregano ivincitori per la uii slo.

ro,dandoligli prigioni con l'armi a ipiedi, altri che po e paura di

gettino in mare,& altri chenontrouando perdono lianotagliati

pezzi , & crudelmente feriti , ſiano lanciati in mare ;altri che al

trauerſo delle ſponde reſtino con li corpi, altri che ſcorrano hor

in un a; & hoc in altra parte ; altri che ſtrettamente abbracciatifi li

sforzino di gettarſi l'un l'altro fuori della nauc, & alori che diſpc

rati fi gettino in mare , ſtraſcinando per forza altri à dietro della

parte nemica .Si vogliono anco far vedere di quelli che attenda

no à ſcaricar le barche di morti,gettandoli nell'acque, delle mem

bra troncate di corpi, di quelli che ſualigino, & ſpoglino imorti

di gioie & d'armi di ualuca, con furia, & crudelçà grandiſſima ac

compagnata da una prettezza mirabile. In oltre ui li eſprimano

gliſoccorſi & aiuti che uengano di terra ,che có nó minore crudel

tå faltando nelle naui , taglino,ammazzino , ſtraſcinino qualun

quegli li fa incontra, & cerca di difenderſi, nó ſenza láciar di dare

di, ſcoccar di ſaete, strombolar di falli, fulminar d'artigliarie , &

archibugi nelle moderne battaglie . Et finganfi ancora per il ma

realcune nauifuggire & altre in calzarle velocemente, & alcunide

foldati ritenerle per forza con funi, & catene attaccatead annella ,

& ramponi,& ancora con le manı iſteſſe , come li legge che già fe

ce Cinegiro una naue di Perſiani . In ſomma alıri & altri ordini &

modi li hanno da tenere in comporre queſte guerre nauali ; come

beniſſimo ha ſaputo eſprimere in diſegno uncerto Giouanni Bat

tiſta Mantouano, in una carta di cui principalmente fra l'altre ſi

vede una furia & intelligenza mirabile di tali compofitioni .

Non fi hà da laſciar ancora circa alle battaglie , frà terra & mare

di rappreſentare alcuni che giunci à riua , vogliono ſmontar dalle

naui , & i ſoldati terreftri che ſe gli oppongono con le forze &

armi loro , come gia fecero i Troianicontra l'armara dei Greci ,

& moltı alırı, doue li veggono pruque maraniglioſe di huomini

che falcano di terra nelle barche,& dalle naui in terra; & coſi con

-traftarequelli con queſti, & queſti con quelli in diuerlemaniere.

z vilo
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Per i moti, & agicamenti delle naui , le fi vogliono intorno l'onde

fpumoſe , agitate , & gonlic , delle quali alcune per un pezzo me

nino giù a ſeconda corpi morti, & ancora uiui,che dimenando gá

be , & braccia , & ſoffiando cerchino di ſaluarlı; & alcune che

habbino la fpuma tinta,in color di ſangue;& ſopra tutto fare che

ne l'acqua l'arme i corpi e le naui armate G ſpezzino có fuochi, &

facelle , ſecondo chefa il biſogno, comegiàfu fatto dinotte per

commiſſione di Scipione contro à Cartagineli, quando fece accen

dere nelle naui loro il fuoco .

N

Compoſitione dirapimenti. Cap. XXX.

Elle hiſtorie de i rapimenti li ha principalmente da moſtrare

ne i rapitori la forza , & l'inſolenza accompagnata da un

certo deſiderio amoroſo della coſa che li rapiſce, & ancora

da un cocal furore & impeto ; perilche vengono ad apparere in

viſo terribili& preſti al rapire . Mà ne i rapiti:fi hà da elpriinere

il pianto , la paura , il dolore , lo ſpauento ,la difeſa , & i prie

ghiper mitigar l'inſolente; però biſogna in tali hiſtorie affati

carſi con ogni ſtudio per moſtrar cocali effetti, & accompagnarli

'con i ſuoimoti, &non fare come alcuni i quali fingendo le Sabi

ac rapite da i paſtori, le hanno finte ſtrettamente artenerli à paſto

ri , come ſe d'accordo con loro ſe n'andallero ſenza atto alcuno

che dimoſtri forza è violenza che d'impronſo le venga fatta ;

ma facendo anco cal unadi quelle ledere in groppa del cauallo

ad alcuni di loro, come s'andalfero diportandoli coloromariri,

don moſtrando punto alcuno geſto di fuggire potendo . Voglio

no adunque ſtare in atto di difenderſi, melancoliche, & dolen

ti , & perciò percuocer co 'pugni i rapici , far acci di sbrigarſi, con

gettar gambe, & uoler metterſi in fuga; oltre di ciò mordere ,

dar dipigliò nelle barbe, gridare piangere, pregar hunilmente

per la libertà loro ; & irapitori chele teugano ſtrette nelle braccia

in diuerſimodi . Ilche non può riuſcire lenza inoſtrar di gambe

igaude, ſtracctamenti di veſti,ſcuoprimenii dt braccia , & dipet

ti ; geſti, & attidi forza , d'onde ne feguono ancora gonfiamen

ti dimammelle ,volgimenti di colli , allargamenti dibraccia , lu

dori, morli, grafftamenti, pugni, & percolle; i quali geſti accom

pagnati inſieme fannouna dilettola moſtra de robuſtezza , & vio

lenza . Con i quali auuertimenti ſi potrà procederein tutti irapi.

menti , come di Pariſe di Elena Greca , di Plutone, & Proferpi

na ,
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na , del quale già Gaudentio Ferrari ne fece un quadro , che fa

mandato à Franceſco Rè di Francia, nel quale fi uedeua Plutone

tuito infiammato di lulfuria portare uia Proſerpina furioſamente

in braccio , hauendogli ſotto l'aſcella deſtra la deſtra mano , &

con l'altra ſtrettagli la finiftra coſcia ', & la Dea che allargando le

braccia grida piangendo & fa 'forza della gamba deſtra, auiti

chiandola alla ſiniſtra gamba di Plutone , &dal grembo laſcia ca

dere giù i fiori che ella itaua raccogliendo . Ilcheegli fece forli ad

imitatione di quella che dipinſe Nicomaco pittore antico . Simili

atii ſihanno da eſprimere parimenti in Neſſo centauro quando

rubba Deianira , & in Borea quando rapiſce Orithia, & in altri infi

niti di cui fanno mentionegli hiſtorici, & ipoeti .Màperche i ra

pimenti non ſi fanno ſempre di femine , ò di maſchi come di Ga

nimedequando fù rapito àvolo dall'vcello di Gioue , mà ben ſo

uente anco di teſori& robbe', come fece Eliodoro nel tempio di

Salomone ; ſi ha da conſiderare beniſſimo l'hiſtoria , & fare i cir

conſtant (pauentati, ſi come conuiene fare ancora ne i rapimenti

delle femine , come furono le compagnedi Euro pa , qnando che

Gioue la rapi nel modo che raccota Achille Tario ; & anco come i

poueri mariti de leSabinedeiquali altri háno da far alcuna difera

& altri da pregare ſi comefece nel tépio di Salomone il facerdote.

Er in tali miſchie ai hanno da eſſere genti di ogni ſorte; percioche

è veriſimile che in coli facti tumulti doue le cole uanno ſottoſopra

ui concorrano & nobili& plebei, & ricchi, & poueri , e giouani, &

vecchi, e fanciulli curti in diuerſi atti, alcuni divedere, altri di ma

rauiglia & altri di difendere il teſoro , & cótraſtare à i ladri & cani

che latrano. Però quiui non ſtarebbe bene alcuno cheparlaſſe con

un'altro , come non curante del caſo ,ouero che rideſſe o dormille

ſenza faſtidio , & non facelle officio conueniente all'effetto che ſi

dimoſtra ; come che quelli che rapiſcono li moſtraſſero lenti , &

poco induſtri ad eſſequir l'impreſa . Mà biſogna che ſi moſtrino

con ochiaperti & paiano guardar per tutto , li comegli altri han

no da riguardara loro , mà con gelti minaccioſi & terribili; fi che

alcuni ftiano con l'armi in mano carichidella preda, altri piglino

vaſi, altri contraſtino altri ſtiano alla guardia, & facciano aguato,

& finalmente facciano diverſi atti , come ben ſi richiedono in tali

ſuccelli . Ilche non ſolamente ha luogo ne gli ſpogliamenti dei

tempij, ma ancora delle città quando tono meſſeà lacco da i fol.

dati odai malandrini quando allaltano un luogo all'improuifo .
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Compoſitioni d'Amori diverſi. Cap. XXXI.

A compofitione d'amore in molte maniere fi diuide ſecondo

la ſpecie de gli amori . Imperoche ſe gli animi ſono di concor .

de uolere, G ricerca ſolamente il dilettarli ; fe altrimenti ui in

teruiene violenza & forza , altrimenti s'hà di fare; perche negli

amanti ſi deuono eſprimere atti come racconta Achille Tatio nel

la fauola di Tereo & della cognata , in cui li uedeuano le chiome

tutte rabbuffate , la cintola ſciolta , la ueſte squarciata , il petto

mezzo nudo , la deſtra mano afferrata nel volto di Tereo , con la

finiſtra che raccoglieua una parte della veſte ſquarciata intorno

alle mámelle; hauendo dall'altra parte Terco fra le braccia Filo

mena , & trahendola à fe quanto più poteua con ſtrettiſſimi ab

bracciamenti . Oltre di ciò ſi hanno ancora da eſprimere nell’

amante atti di premere , di auinchiar di ſchiena con le braccia ,

di giuocar con le gambe inſerendone unain mezzo a quelle della

sforzata giouane , ò non potendo coſi fare, abbracciarla ſtretta,

&porliuna mano alla gola , ouero per di dietro , & paſſando con

le braccia ſotto le leſene, mettergli le mani con forza alla Coppa ,

& coſi uenir à fine . Tutti gli atti in ſimile rappreſentationenon

debbono rendere ad altro che à leuar la forza & la difeſa alla fe .

mina in ciaſcunmembro, & appreſſo a dimoſtrar il pianto , il gri

do, il mordere,il graffiate,ildimenarſi, il tirarfi à dietro, il difen

derſi con le braccia,il ributtar l'amante da ſe lontano, il tenere co

perto coºpanni le parti pudende, l'auiticchiare delle gambe, il ri

{pinger con le ginocchia , & con piedi , l'urtar con le coſcie & con

fianchi,il uolger le ſpalle, tuttauia guizzando,ſenza laſciarſi ferma

re in alcun atio, con ueloce girar, & mouere di membra,& ancora

có preſto fuggire, come fece dalla Regina di Egitto il giouane Gio

ſeppe, & Ippolito da Fedra.Mà in quelle il cui volereè conforme,

fi hà da conſiderare il loco doue occorſe il calo, ſi come ancora ne

gli sforzi, cioè le fu in boſchi, in letti,in grotte , o in altri diuer

di luoghi , cercando ſempre di fargli coperte le parti vergognoſe

in diuerſi modi ; comecon altri membri , ò panni. Si hà da

fingere che li baſcino , & li abbraccino , è ſcherzino , & limi

li atti , per non rappreſentarlı dishoneſtamente ; ellendo coli

bell'arte il moſtrar un geſto delicato , ò prima è doppo ilfatto ,

come il rappreſentare del proprio fatto&anco più, per offeruarai

in queſto la modeſtia , laſciando ſempre alcuna altra coſa di

nuouo da deliderare , d'onde il dilecto dipende . Si che non ſi

eſprima
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eſprimall'ultimoatto giamai , atteſo che ſarebbe ſconcia coſa ve.

dereGioue con Giunone in tale atco , & parimenti Loth con le fi

gliole, Dauid con Berlabe,Abraam con Agar,& la vedoua Tamar

co'l ſocero ſuo, in habito di meretrice, & ſimili . Doue che poi be

niflimo ſtarebbe o prima èdoppo il fatto moſtrar in Gioucla mac

Ità laſciua, & in Giunoue il deſiderio di compiacerlo con legitimo

modo, nelle due figlie le carezze co due fiaſchi del vino uerlo il pa

dre ubriaco , che non sa ciò che ſi faccia , in Abraam un certo de

Giderio dihauer figliuoli, un graue ſcherzare , & un toccare laſci

vamente la ſerua, in Giuda verſo la nuora il proprio deſiderio di

amore,& di pigliar diletto, & in lei le carezze & leluſinghe, & in

Dauid Gimili, o poco differenti atti &; uezzi amoroli ; con che fi

viene adar egualgratia alla pitcura , & s'oſſerua curtania la mode

fia, fi che ella pittura puo eſſere ueduta da tutti ſenza roſſore di

vergogna,douele dishoneſte non pollono eſſer vedute da altri che

da huomini laſciui , & da meretrici. Ne gli amori sforzati però

alle uolte li ricerca che ui ſi rappreſentino altri che guardino , &

facciano ſegno , & ui tengano mano , & ancora diano aiuto à sfor

zar la femina, come fecero icompagnidi Tarquinio contra Lucre

tia Romana, & parimenti i ſeguaci di Appio Claudio, contro Vic

ginia, &molti altri. In quelte compoſitioni per certo ornamento

li richiede che ui ſiano ſempre vafi,fpecchi,panni , & fimili iſtro

menti di Venere; che rendono molto vaga l'hiſtoria ; & ancora ca.

gnuoli,colombi,& cole coli fatte. Imperoche tuc ti aiuttano a dar

grátia ,maſime le ilcalo auuenne in camera. E quiui ſe ui inter

uenne forza, li dipingerà il letto tratto per Camera, con le coperte

in ſcompiglio volte lozzopra pendenti mezzo giù della lettiera, &

le veſtimenta della donna come diceuamo di Filomena fatte à

ſquarci, & lei cutia ſmarrita,dolente, infiammata, & colma di ludo

rc . Mà ſe fingiamo la coſa occorſa ne i boſchi, ſopra à falli, o ſopra

il duro ſuolo , ſi eſprimeráno cotali atti amoroſi non ſenza alcun

panno o veſte ſtelaui ſopra ,comebeniſſimo fece Titiano ſotto le

nati di Venere, che abbraccia Adone , à confuſione dialcuniche

dipingono le Lede ſopra inudiſcogli col Cigno , che è merauiglia

che l'aſprezza diquei falli non li logori quelle tenere carni ; &pe

rò adogni coſa vuolG hauere grádıſlimno risguardo . Non laſcierò

qui di riferire unadeſcrittion vaghiſſima,& ingenioſillima d'un

pittor antico di geſti amoroſi, con che ſi può dipingere Gioue co

uerſo in un torro , quando conduceua labellaEuropa per il mare

diFenicia , per ellere ſoggetto frequentiſſimo di pittura ;
facendo

cheZ 3
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che le compagnedella rapita giouane ſi ſtauano ſopra lariua del

mare ſpauentate, co panni alzati, & le braccia aperte,con ghirlan

de di fiori in teſta di color smorto,con la bocca aperta , comeſe gli

uſciſſe la voce , gridando per il partir della compagna; & il coro

nel mezzo del mare, portato dale onde , che doue egli inalzaua

la gamba aſcendeuano in alto à guiſa di montagna, e ſopra gli

homeri ſuoi la giouane che ſedeua per lato , hauendo nella de

ftra parte accommodati ambidue i piedi, & afferratogli con la

finiftra mano il corno, & il toro , che come da freno gouernato,

volgeua la teſta verſo la Donna,doue ella lo tenena perilcorno , il

buſto del corpo de la giouane inſino alle parti vergognole coperto

di biáchiſſima cainiſcia ,& le parti inferiori del corpo da vna velta

di porpora , con le fattezze diſtintamente apparenti ſopra la

camiſcia ;ondeſi vedeua l'ombelico profondo, il ventre diſteſo, i

fianchi riſtretti, & quelriſtretto che peruenuto poi in acutezza li

allargaua , le mammelle dal petto alquantopecto alquanto rileuare, la fopra pofta

cintola che inſieme ſtringeua loro , & la camiſcia, le mani amendue

diſteſe,l'una alcorno , & l'altra alla coda, tenédo cóquelle da ogni

lato ſoſpeſo il uelo ſopra la teſta, Iparſo intornoà gliomeri, il leno

del velo chegonfiádoli p tutto s'allargaua, i delfini che intorno al

toro guizzauano, gli amori che ſcherzauano,& il maggior di loro

che guidaua il toro, hauédo le ale itele, & à lato pendete la faretra

col foco riuolto quaſi verlo Gioue,in atto di ridere, & quaſi ſchera

nirlo,che per ſua cagione foſſe diuenuto toro . Queſto arrichimen

to d'amori & di laſciuia lo fece ancora l'ático Parrafio ,& dopo lui

il prudéte Rafaello ſoleua aſſai uſarlo,ſeguendo l'andare de gli an

tichi, come hò detto di ſopra . Et però nella ſua hiſtoria amoroſa ,

doue finge Aleſſandro Magno entrar nella Camera di Roſana affi.

ſa ignuda ſopra il letto , màmodeftamente coperta le parti vergo.

gnoſe da un ſottile pannicello, ui finſe una turba di queſti amori

per ornamento , uolendo eſprimere che tutto il luogo era ſe non

amore, & di loro parte ne fece intorno al giouane , & parte ne dis

ftribuì per Camera, de'qualialcuno portaua lo ſcudo di Aleſſan

dro, unaltro ſi poneua la celata in teſta , & un altro haucndoli ves

ftito la corazza era per il ſouuerchio peſo diſtelo per terra, appreſo

ſo ui poſe Himeneo Dio delle nozze , con la facella acceſa inma

.no, & fimili altri ornamenti . Queſto gran pittore non aloriinenci

che poeta componeuatutte le ſue hiſtorie amoroſe , all'ellempio

delle quali ciaſcuno li deue'attenere .

Com
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Compofitione delle allegrezze, do rifi. Cap. XXXII.

Ra tutte le parte che fi ricercanoper bencomporre una hiſtoria

di coſe allegre, &di riſo, la principale è che li vegga la cauſa per

cui l'allegrezza, il riſo , & loſchiamazzo s'introduce, la quale fareb

be perellempio in una hiſtoria d'amore lo ſcherzare,lo ſtuccicare,

& fimili altri uezzi amoroſi ; & in una hiſtoria ridicoloſa certe co

ſc atte per ſua natura à muouere il riſo à chiunque le guarda ..

Secondariamente è neceſſario che ſimili cauſe s'introducano à

propoſito ; imperoche ſe li vedelle alcano far feſta & ridere ſenza

caula,certo che ſarebbe una pazzia da baſtonate : & però biſogna

ponere le cauſe principalmente del ciſo, & eſprimerle in modo ta

ſe, che i riguardanti li muouano à riſo guardandola, ancora che nó

fi uedeſſe nella pittura per negligentiadell'artefice alcuno ridere,

comelpeſſo auciene . Il che le li eſprimelle indurebe all'eſtremo

del riſo, facendo vedere quei uolti ſpenſierati, riuolti chi all'io su,

&chi
per fianco , & altri in altre maniere che di rincontro guar

dandoli, rıdano,& ſmaſcellino, moſtrando i denti , aprendo Icon

ciamente la bocca in nuouo, & diuerſo atto di ridere , allargando

le narici, & naſcondendo gli occhi nel capo, onde li veggano rolli,

inconſtanti, volubili , inconſiderati,& pofti à caſo , come auuiene

in tali occorrenze : battendo oltre ciò le mani inſieme, alzandole

& abbaſſandole , in diuerfi modi , laſciandoſi andare per fianco ,

riuerſandoli indietro , & ponendoſi à fronte inchinati auanti con

le mani ſopra le ſpalle ſcambieuolmére & fimili. Si vogliono vede

re altri ancora:, o chepartino, ò che arruino , ò che ſiano un poco

lungi che con diuerfimodi chi più e chi meno ridano , ſtandoat

tenti al mirare la cauſa del ridere ,ò ſia buffoneria che ſi rappreſen

ti , ò nouella ridicola che ſi racconti d'alcuno ſcherno che ti faccia

di qualcuno ſtracciato , & mal addotto, con qualche ciera bizarra,

come era Efopo, che non ſi poteua vedere ſenzariſo . Michelino

vecchillimo pittore Milaneſe, già di cento cinquanta anni ,& prin

cipale di quei tempi in Italia , come fanno fede le opere ſue, & gli

animali d'ogni ſorte ne quali fu ſtupendiſſimo , fece già in dipin

cura vna hizarria da ridere, la quale uà ancora attorno accopiata,

cheueramente per eller bella è degna d'ellere raccótata.Egli s'ima

gino quattro villani che ridono inſieme, due maſchi, & due femi

ne; & finſe il più vecchio tutto raſo, il quale ſtà guardando d'ogni

intorno & ridendo, come che godaoltra miſura, che non ſi troui

huomo coſi malancolico & triſto, che non ſi muoua à riſo in rimi

z rarlo ;4
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rarlo ; mentre che con la mano manca tocca laſciuamente la villa

na che la tiene alla siniſtra , la quale hà nel braccio un gatto che

ſembra anch'egli d'allegrarſi dimenando la coda, & caccia lama- :

no deſtra nelle calze al uechio che ride, guardandolo neluolto, & :

ridendo,in atto di godere del tutto : Ec dietro a queſta collocò l

altra villana, la quale ride unpoco meno,ma in atto conueniente

appunto ad una ſua pari; eciò perche gli ſono alzati i panni dallº

altro villano,& perche ella pone a lui la mano finiftra nelle calze ,

d'onde egli dirumpe in ungrandiffimo rifo ; talmente che pare

che ſene oda qualilo ſchiamazzo , moſtrando cutrauia cofilma

ſcellatamente identi, che gli ſi potrebbero fino ad un minimo an

nouerace . Mà quello che dà loro grandiflima gratia, fono certe

berrette fatte all'antica , co'l reſto delle veſtimenta nella foggia

cheallora ſi uſauano da villani , & ancora à noſtrı teinpi ſono ula

ti da alcuni , ma non coſi ridicol . Hò voluto fpiegar à dilun

go queſta inuentione , acciò che di qui s'impari con quali ma

niere tutti quelli che ridono , habbiano da pigliar in certomo

do moto l'uno dall'altro ; & coli accrefcendog it riſo dell'uno

all'altro ridurlo al colmo, & far che fin à morti fe folle poſſibile

ridano , che quiui congſte la forza della pittura , come diceua

Leonardo . Il quale perciò molto ſi diletto di diſegnare vecchi ,

& villani, & villane diformi che ridellero , iquali la veggo

no ancora in diuerfi luoghi, trà quali fora da cinquanta defi

gnati di ſua mano ne tiene Aurelio Louino vna libricciuolo .

Comprendendoli adunque che il riſo vuole ſempre hauere cocor

danza inſieme per tuttigli effetti,perciò hada eſfere rappreſenta

ko hor manco & hor più ſecondoil diletto che porge la caſa .Die

rei chein tali pitture non ſi doueſſe mai eſprimere coſa alcunache

foſſe atta à inoſtrare melancolia, come fono geſti balordi & fiac

chi , vecchi bauoſi , oſcuri ne gl’occhi,infermi, animali offenſiui,

filoſofi, od altra gente nemica delriſo &dell'allegrezza ; per che

rurbano& ſconferrano il curto . Et per eſprimere più minutamen

te l'allegrezza fi dipingeranno veſtimenta sfoggiatedi calori vi

uaci & allegri, & alle volte vi ſtarannobene fanciulli, che ſpen

fieratamente ſcherzino con cagnuoli, che facciano volare vccelli

appeli à fili che corranocon certe loro inſegne , & giuochino inſie

me , come ſi vede nelle feſte principali , & ne'piaceri de conuiti ,

& danze douc non li parla d'altro che di ſpalla.

Сотро
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Compoſitioni diconuiti. Cap . xxxiii.

Glie percerto cofa degna di marauiglia,che di tante tavole aper

te che alla giornata ſi vedono dipinte ripiene di cibicó li conuita

ci intorno, in pochiſſime ſi veda alcuno in atto di mangiare a bc

uereliberamente ; ma tutti ſtare quiurcon diuerli geſti guardan

doli l'uno à l'altro , come ſe foſſero à fpettacolo di qual li voglia

altra coſa . Il che à giuditio mio parmi grandiffimo vitio nella pic

tura ; per che ella è deſtinata amoſtrare cuttigli effetti come ſeve

rifolero . Per ilche conſeguire,è necelacio'd i pittori, i quali ſono

obligati in tutti clli effetti raprefentare ciò che gli s'appartiene ,

conliderar prima ne iconuiti il loco doue ſi fanno ,& ornargli

delle ſue circonſtanze, le quali-ın queſto principalmente conſi

fono; che vi ſi vegga il cardenziere che diſponga il tutto circa l

entrare & l'uſcire delle genti, apparecchi la tauola & le carden

ze di val , tazze , bazile, & fiafchid'oro & d'argento ; vi ſi vegga

no i boriglieri che cuſtodiſcano le boriglierie , ornate dicoppe ,&

bicchierid'argento & di criſtallo ; vi ſia ilſeſcalcho che bandilca ,

& ponga in rauola , & cog i trincianti che preſencino a queſto &

à quello conuitato; & ancorai copieri che porgano da beuere

con riuerenza ; & finalmente ſtiano attenti intorno feruitori , &

paggi che con riuerenza & prontezza feruano à conuitati di tutto

cheveggonoeffere loro bifogna con la teſta ignuda. Ma non vi

vuole peròeſſere gran tumulto digente, per non confonder la mé

te à iconuitati, & à quelli che li veggono. E per rifpetto delle vi

vande li hanno da preparare ſecondo le ſtagioni; per cui dechia

rationemetterò alcunieſempi di conuiti più ſolenni di che li fac

cia menrione nelle hiſtorie eſſere ſtati celebrari al mondo . Solen

viſfimo fù quellodi Semiramis ſopra i giardini leuati sù lecolon

ae in aria per quella grandiſſima Città di Babilonia& Niniue, do

ue racconta Plinio che li vfaua tenere in capoghirlande di fiori&

frondi , & parimenti coronarnele tazze & vali, beuendo con fimi

li altre lafciuie che di loro li leggono . Fi inemorabile quello che

fece Baldalfar Re di Babilonia . Onde li douerà rappreſent
are

con

le ſedie d'oro , & d'auorio, & con lucto il reſto ſuperba& ſontuo.

fo , con numero infinito diſerui , quandofece diſegno mezzo ebro

di beuere ne i vali d'oro del tempio di Salomone ;doue non eflen

doui fe non Rè& Regine, & ſimili perfonaggi ſi vuol far l'eſtre

mo sforzo dell'arte, in moſtrare il fommodella maefta, & del luſſo

in ogni parte . Con queſti vanno il conuito di Lucullo Cittadino

Romano
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Romano in Apolline douc furono Pompeo , & Cicerone; & quel

lo di Cleopatra Reginad'Egitto che ella fece à Marc'Antonio ; di

Sardanapalo, d'Otrauio , di Nerone , di Caligula , diEliogabalo ',

& d'altriinfinitiche li ſcriuono eſſere ſtati oltra modo ſuperbi,&

proful in far conuiti . Diuerſamente per il contrario hanno d'el

ſere eſpreſli i conuiti di quei primi Romani, come di Fabricio,di

Torquato , di Camillo & de gl'altri, cioè fobrij & frugali, che

in ciò anco limoſtra l'arte : come nella cena vltima che fece Chri

ko con ſuoi diſcepoli, la qual non debbe ellere tanto copioſa co

me vlano alcuni di dipingere. Si hà d'hauer grandiſſimo riguardo

de'cóuitanti , che come ſono diuerſe le nationi.coli ſono diuerfe &

differenti le maniere.Per che il Todeſco magia diſſoluto;ll Frácele

s'imbratta delle viuande;il Turco ſiede in terra; lo Spagnuolo má

gia delicato, l’Italiano ſi compone di tutļi queſti; & ivillani man

gianohora in piedi hora prolteli giù in trauerfo, & in altre parti,

Vuolti hauer riguardo allo ſtato loro, ſi che il più degno ſi collochi

nel primo loco, & dipoi gl’alori alla deſtra digrado in grado ſecon

do che ſon più degni l'uno dell'altro. Dalla ſiniſtra vogliono porfi

le femnine ancor elleno ſecondo la conditione & ſtato luo. I padro

ni deipalaggi & i paggi illuftri vogliono ſtare con riuerenza e con

belliſſime attitudini in fare garbatamente quello che deſiderano i

conuita ! i . Vi ſi conuengono muſici& ſuonatori che con loro con

centi armoniofi ogni coſa riempiano di dolcezza . Ne i mediocri

conuiti non è biſogno che figli facciano le parti prime, ma balta

digradarle vn poco comeconuiene frà perſone di minore autori

tà, eleggendo in vece di Signori, ſerui , & paggi , Seguono i con

ujti dei conti, Signori , inercanti, & dimano in mano delle gen

ti di poco prezzo, & ancora di quelli che ſopra le tauerne ſtanno

mangiando, & dei poueri, & tapini , & anco de icingari doue bi

ſogna ſeruar in ciaſcuno la ſua conueneuolezza & il ſuo decoro .

Rappreſentando conuiti di Signori , aggiungerà gratia l'introdur

ui danze, doue li eſprimeranno atti diuerſi lecondo i vari coſtu

mi delle nationi come già dilli nel ſecondo libro nell'arte del

danzare .

Compoſitione dimeftitia. Cap. xxxin .

ON è dubbio alcuno , che ſecondo le perſone, & loro qualità

più atte alla meſtuia , il pianto & il dolore ſi vuole diſtribuire, &

dimoſtrare; come già benefece Timante Cipriotto in quellatauo

la
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la nella quale égli ſuperò Collocrotico , doue hauendo fatto nel la

crificio di Ifigenia Calcante meſto, Vliſſe molto più & conſumato

cutta l'arte & ingegno in Meneleo abbatuto dal dolore, & fpelicut

ti gli affetti, non ritrouando in chemodo degnamente potelle rap

preſentare il volto delPadre meſtiſſimo, gli coperſe la faccia coº

panni , laſciando più da penſare nell'animo la grandezza del dolo

re ſuo à riguardanti, che nó hauerebbe egli poruto eſprimere co'l

pennello. Donde piglieranno eſſempio i pittori nel diſtribuire que

Ita meſtitia & pianto , dipingendo la Crucifilione di Chriſto, de

ſprimere nella madreil fommodolore , maggiore che in tutti gli

altri circoſtanti alla Croce ; doppo in Giouanni molto più che nel

le Marie ſi come più profimo ch'egli era a Chriſto per fantica &

parcntato ; poi nella Maddalena ; dietro à lei in Marta & nelle al

tre ſecondo le loro qualità in qual più & in qualméno. Et in ques

lte compoſitioni ſempre reſterà eſtremaméte lodato colui chemo.

ſtrerà alcuno in atto che tiguardi piangendo, come che ti voglia

dire la cauſa del fuo dolore 3 & mouerti à participar della doglia:

fua ; mentre che alla coſa per cui ſi piange & li addolora gli altri

guardano , in atti tutti meſti , & conuenienti all'officio loro . Però

da queſti ſpettacoli hanno da eſſere lungi coſe allegre ,come fan

ciulli cheſcherzino, & huomini che ridano ; & quelli che'non ſo

no à parte del pianto moftrino tuttaata vn certo tremore, &mara

uiglia del caſo, ſtando perciò rimeſſi dal ridere, ancora che per al

tro contenti di vedere quelle doglie, &tribulationi : come farebi

be à dire ne i Giudeimentre chehanno Chrifto conficcato& leua

to in Croce, & in quelli altri ſoldati che gl'innocenti fanciulli oc

cidono , mentre che veggono le pouere madri piangendo dibatter

fi & ſtracciarli le veſti le chiome,& le mifere carni per ecceſſo di

dolore . Per ciò che ſi ha da penſare che vno vedendo taliſpetta

coli tragici, benche non participi di quelle afHittioni & dolori,più

preſto però ſtà ſopra dile con lembiante triſto & maninconico &

anco in certo modo fpaoétaro che che poſſa ridere; che tal'affetto

generano negli aniini noſtri cofi fatti caſi, comepruoua ciaſcun

di noi mentre che uede alcuno morire ,ouero uccidere un ſuo ne

mico . Però tutte queſte coſe ſi hanno à tutte l’hore da inueſtiga

re ſorcilmente con l'elſempio della natura, & con l'ornamento de

l'arte . Tuttauia conuengono però ancora in tali hiſtorie alcuni i

quali moffi dalla pietà ; Itiano à riguardarei meſti in vari modi,co

me alcuni accennare parlando con alcuno altro in viſta dolente, &

lagrimofa,altri fare sforzo di cacciarſi auanti per meglio uedere ,
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& altri dilontano ſtaremirando il fatto appoggiati à qualchecon

ſa,come falſo,baſtonc, barra& fimili ; altri che si partano, & altri

che di nuouo ui uengano . Et colui che participa più del pianto

ſempre ha da eſſere poſto più vicino alla cagione del dolore che

gli aloci, come per eſſempio la dolente Madre diCbrifto , mentre .

che leuatolo dalla Croce, ſe lo raccoglicin grembo ,;bacciandolo ,

&abbracciandolo ſtrettamente,rigandoglile membra di calde la

grime,abbandonandoſi ſopra il corpo, & iluenendo nelle braccia

delle Marie ; le quali anch'eſſe ſecondo la dogliaa diſpongonoal

pianto. E coſi di grado in grado biſogna andar diſtribuendo il do

lore, finche arriuato a quelli che non participano del calol non

gli attribuiſca atto didolore, ſenon per modo d'imitatione; per

cioche ſono dal corpo più lontani , & ſtanno iui ſolamente à guat,

dare, & poi ſi partono. Qyeſte ſono le compofitionimeſte,le qua

li ſeruono pertutto, ſecondo i luoghi ,& moltitudine di genti,&

fecondo le meſtitie . Percioche in una maniera li faranno dole

re& piangere i peccatori per i loro peccati, come i primi noſtri

padriquando furono cacciati dal paradiſo , come Pietro pentito

li per
hauer negato

il Maeſtro , ò come Giuliano dolente di ha

uer vcciſo i ſuoi genitori ; & d'altra maniera un figliuolo che

pianga il padre morto , come pianfero ledodici tribù, il padre

Giacob; mentre predice lord le coſe à uenire ; & d'altra uno che

per amore fi doglia, & lagni,come Venere per Adone ; & anco di

uerſamente da queſti , uno che vengadiſperato per la mortedell',

amante, come la medeſima Venere peril paftore, & Tisbe per Pi

ramo ; & coli dilcorrendo di altra maniera filamentano , & do

glionli gli affaticati, come il Populo d'Iſrael , in feruuù , gli affa

mati, & quelli che hanno da morire,ò ſono condoci à morte vio

lenra& altri ſimili ſoggetti, che diuerſamentefanno far geſti di

doglia, come à dire priuatione d'amore , è deſiderio , ò paura , o

penſiero,d tormento è dolore, òrapina , ò altro qual li uoglia af

fetto . Onde chigli eſprime ne viene riputato miracoloſo pu

re queſte coſe, à chi bene le intende ſono coſi facili, come il reſto

de l'artificio ,

Compoſitione dell'honeftà ne’ Templi. Cap. XXXV.

Vantunque le compofitioni d'honeſtà conuengano in tutti i

luoghi , particolarmente però li debbono incrodurre ne i tem

pli ſacri ,doue per incitar le mcnti del popolo a diuotions

tutte
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tutte le qualità honeſte li hanno da rappreſentare . E perciò fi deb

bono fuggire permio giudicio molte hiſtorie della ſacra ſcrittura,

le quali non ſi poſſono eſprimere fenza qualche parte di laſcidiac

manco chehoneſte ; come ſarebbe Suſanna alla fonte tutta igau .

da mirata da i tre vecchioni, la quale eſſendo tutta bella ,& uaga

ignuda ,può penſare ogn'uno che diuotione eccittarebbe negli

animi, & parimenti Loch inebriato con le figlie , & gli altri cho

dilli di ſopra ragionando de'templi, Adamo &Eua ignudi, & belli

come opera di mano diDionel Paradiſo quando il ſerpente gl'in .

duſſe à peccare ; Berſabe slacciata , & ſcaperta da panni , quando

fu ueduta da Dauid dalpalazzo ; la moglie di Faraone in atto la

ſciuo, in una Camera ſopra il letco con partedelle membra ignu

de , con il mantello di Gioſeffo in mano che fugge, & fimili altri

ſpetacoli che non ſi poſſono puramente rappreſentare con hone.

fà, & diuotione:ancora che ciò non oſtante molte ſe ne ueggano

dipinte in diuerſi templi. E ſe mi dicelle alcuno che adunqueerrò

il Buonarotto à far figure coſi dishoneſtecon le membra del tutto

diſcoperte nel ſuo giuditio , maſline in ſimile luoco, doue tutto il

mondo concorre; riſpondo che queſto gran pittore errò in cotale

foggetto più coſto in ſouuerchia otſeruatione d'honeſtà che disho

nelta . Perciò che non fece errore in dipingere i beati & i dannati

ignudi, perche coli hanno da ellere dipinti ; mà errò in dimoſtra

re le parti vergognoſe & dishonefte di molti di loro, coſa che potc

ua facilmente fuggire . Conciolia che veramente non vi vogliono

eflere panni , & nondimeno egli ui gli fece, permoſtrar alquanto

di modeſtia. Hora tornando à noſtro propoſito ,& laſciando di di

fputare dell'opinion di coloro chedicono queſto non importare,

hauendolo facto gli antichi ne'ſuoi templi , doue poneuano le pit

ture, & ſtatue de gli Dei , per lamaggior parte ignudi,che punto no

conuiene alla noſtra religione tutta honeſta, diuota , & ſania ;

dico che nelle hiſtorie honefte, & maſſime ne'templi fi hanno da

fuggire quanto li può tutte le parti vergognole, & laſçiue,non che

le dishoneſte ; come ſarebbono balci, Icherzi, rifi, & nelle martiri

le mámelle affatto ſcoperte , come in ſanta Catherina nelle ruote,

in ſanta Margarita , & fanta Cecilia nell'oglio , nella Maddalena

ignuda nel delerto ,& parimenti nelle altre Vergini,& fante belliſ

lime; le quali biſogna rappreſentare ignude . Onde conuiene uſar

ui grandiſſima deſtrezza nell'eſprimere i ſuoi geſti, deçori, & mo

di,liche elle ſi ueggano in fianco, tengano le braccia in oratione,

& cuoprano più che ſi può ogni altra parte che appare : facendo

che
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che i capelli con belliflimiartiſi fpargauo ſopra le ſpalle, il perco ,

& le poppe, accioche alquanto le cuoprano,comeparticolarmen

te li può fare nella Maddalena &in molte altre; che con tali vie

fi moſtra la verità , tuttauia ofleruando l'honeſtà . Ne gli huomini

altresì fi uoglionohauere le medeſime conſiderationi ; per cioche

egualmente con gli ſpettacoli laſciui d'huomini, ſi poſſono conta

minare glianimidelledonne; & però ſi fanno à ſanto Sebaſtiano ,

quando èſaetato all'arbore le membra curte rinte & ſparſe di ſan

gue per le ferite, acciò che non Gimoftri ignudo bello, uago ,& bike

co comeegli era ;come lo dipinſe già frate Bartolomeo dell'ordi

ne diſanto Agoſtino pittore eccellente, il qual lo fece tanto bello ,

& laſciuo ,che le donne, & poncelle andando da i frati per con

fellarfi uedendolo ,come racconta il Vaſari , ſe ne innamorauano

ardentiſſimamente ; perilche conuen ne leuarlo fuori della chieſa,

& inandarlo à Franceſco Rèdi Francia . Onde non sò già io per

che ſi fopporti, che ſi dipingano per li templi tante femine,& ina

ſchi ne gli ornamenti, che ſcuoprano le parti vergognoſe in diuer

fi modi, & atti coſi d'auanti come di dietro : i quali per riperenza

del tempio douerebbero eſſere ſcancellati , non hauendo in

ſe punto d'honeſtà . Et ancora che ſiano dipinti ſotto figura di

profeci, di ſibille, & donne del tempo vecchio , & nuouo ;nondi

meno diſdicono grandemen ce in cotali attitudini poco honeſte,

maſſime ſopra gli altari,& intorno alle capelle,doue ſi maneggia

no di continouo coſe lacre,& fante. Mà pallando più oltre in tutte

le compoſitioni honeſte, i panni ancora & gli ornamenti debbo

no hauere il ſuo decoro,come non moftrar nella Maddalena con

uertita gli habiti d'oro , ò di ſeta ſuperbi , ne manco intorno alla

Vergine madre del Saluatore ricami, broccati, & altri ornamenti

laſciui, come uſano di far molti anco ne'fanti con pochiſſimo giu .

dicio, ueſtendogli d'habiti richi ,& pompoli, ch'ad ognimodo ſi

douerebbe vietare. Oltre di ciò gli atti, &gelti , le arie, le faccie, &

gl’ignudi vogliono hauer dell'honeſto , con certo atto che moſtri

Lolo pietà ,religione,conſiglio,aiuto , hnmanità, & ſimili . Impero

che disdirebbe infinitamente iluedere in quel punto che Chriſto

ſuſcita Lazzaro , Maria Maddalena & Marta ridere, & gongolare

d'allegrezza ; ò quando muore la Vergine alcuno Apoſtolo lieto,

ò raccolto in ſe ,lenza moſtrar arco didoglia , ò Chriſto, ouer San

to Giouanni nel predicar ſuperbı. E ben uero che in quelli cheof

fendono in altromodo ſi procede, non ſi però che tengano del la

Iciuo, ma delduro , & crudele ; affine che più chiara riluca la par

tienza
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tieniza & humiltà dell'offeſo; come di ſanto Bartolomeo fra quelli

che gli traggono la pelle,& la tengono inmano à guiſa di maſtini

inlanguinati; di ſanto Laurentio frà quelliche lo abbrucciano; di

fanta Catherinafrà manigoldi chegirano le ruote , di ſanto Seba

Stiano fra gli arcieri, & di táti aliri ſanti & inuicti martiri,che tutto

di ſi dipingono ne'luocht ſacri e religioſi. Di più gli ſteſſi animali

irragioneuoli nelle hiſtorie sáte voglion dimoſtrarli máfueti& pa

cifici come dietro ai tre Magile fimie ,i caualli ,i dromedari,i came

li,i pardi, i leoni,& 1 cant, &appreffo à Daniello i leoni, & i cani in

torno al pouero Lazaro , ſecondo che riferifcono le ſacre,hiſtorie.

Imperoche d'altri anco fanno mentione che ſono fieri & offendo

no,come il dragonedi Babilonia che fu diſtrutto da Daniello , il

ferpe occiſo da fanto Giorgio,& quello cheammazzo San Paolo ,

& quello che trangugiò lanta Margarita,& l'antica balena chc ren

ne nel corpo Giona profeta tre giorni. Onde li ci dà ad intendere

che biſogna ſempreleggere , & uerſarper le manile hiſtorie , per

farle picture corriſpondenti al uero , & con l'intelletto offeruar il

decoro, &con l'arte leuare le apparenze brutte lafciue & odiofea

uedere ; accompagnando lempre il tutto alla decentia del loco ,

acciò che ſicuramente lauorando ſecondo che l'ordine , & l'artifi .

cio ricerca, venga à mottrare prudentemente la verità delle hiſta .

nie , doue non ſolo paia buon pittoremàſortile inueſtigatordella

vecità .

N"

Compoſitione d'affalii . Cap. XXXVI.

El componere un aſſalto molte coſe biſogna conſiderare per

cagione delle parti che ui entrano , ſecondo che diverſi pof

lano effere gli aſfaltati. Imperoche ſe è affalto di mura di una

città , che da ellercito nemico lia per forza elpugnata, ne ſeguono

effetti diuerfillimi da quegli chein altri occorrono . Ec per comin

ciare da queſti, primieramente fi hà d'auuertire all'uſo del com

battere dell'armi,& delle difeſe che vengono i citradini, & parimé

ti d imodi, & gl'inſtromenti con cui i nemici alfaltano le mura

Pecche ſecondo l'ulo biſogna che lo veggano gl'alfalicort armari

portar fcale ,& sù per quelle cercar di falir le mura, coprendoli có

İcudi la teſta, conſpade in manoignude,& con dardi : altri gettar

fopra la foila ponti,alori con terra ,& conlegne riempir letoffe ,

altri cauar con le zappe canali profondi, altri con ruote, &machi

neper forzadi braccia, & con corde leuar l'acqua della folla ; altri

come
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come era uſanza di Romani,andar ſotto lemura con le teſtudint,

altri rouinar le mura con gli arieti ſpuntati per forza in fuori ;&

altri con le catapulte lanciar dardi & faette con grand'impeto co

tra quelli che ſono ſopra le mura . Vi li hanno anco da vedere al

tri in alcuni luochi accendere fuochi, & altri giunti in cima con

viua forza occupar 'la muraglia , & quiui gettar giù nella foſſa i

difenſori con armi,con urti, colpi, ucciſioni, afferrandogli à guiſa

di Rodomonce in Parigi , per li capelli,per il collo ,& per lebraccia

& facendo diqua& di là uolar gambe,braccia, teſte, pezzi diſcu

di, & d'armi. Et ne'luoghi doue più i nemici prendono poffeffo,

gli altri hanno da ſeguire. In queſte miſcihe ſarà uaga cola uedere

che per il peſo dei molti ſoldati alcuneſcale li rompano , & iſol

dati precipitino giù à rompicollo nel pantano ; deiquali alcuni

poi G sforzino di lolleuarſi,& altri tutti lordi , ſe n'eſcano piouen

dogli ruttauia addoſſo le armi nemiche. Vi li uogliono'uedere get

sar corde& ramponi, l'uno con l'altro aiutarli cagliar catene di po

ci alcunicalar giù a furia & entrar dentro nó ſenza caduta dimol

ti giù nelfango , & offela, & ſtorpiamento di membra . Et ſe alırı ui

li poſſono imaginare in altra attitudine , & debbono elprimera

moſtrando la ricchezza,& la furia dell'hiſtoria comeſuccelle, non

mancando di adimpirla. Perche il pittore è molto obligato à que

ſto, come ſono i poeti . Mà continuando la noſtra tela non manco

conuienemoſtcare ne gli aſſediati le forze loro con le difeſe, li che

li ueda la rouina di quelli che aſſaliſcono , & cercano di pigliar la

fortezza; i difenſori cheſopra le mura auuentino faette, lăſli, &

dardi in tanta copia contro quelli che ſagliono le inura sù per ſca

le', che catta l'aria ne paia ingombrata ;apprello tutti i difenſori

ſiano prontiſſimi & ſpediti a gettar fuochial ballo in diuerſema

niere con ſcope accele,con pece, faſcine, facelle, palle acconcie in

modo che poi ſcoppiando auampino, & abbrucino; & ſecondo

che fecero quelli di Circa che deſcriue Giofeffo Hebreo nelle guer

re di Hierololima per ultimorimedio contro Romani che laliua

no le mura ,con votar giu vaſi bollenti d'oglio,& graſſo ,she colan

do per l'arme nelle carni bruſtolandole gli faceuano per dolore

trabboccarenella folla ſenza poterui riparare. Vi fi uogliono ve

dere genti che gettino laſlı, & ruotolino boti, & ſecchi d'acqua cal

da & ardente,& che con longhiſſime lancic& afte forate tengano

lontano i nemici, che cercano ſalire, & di loro riempiano le folle .

Doue poi alcuni per forza fi veggono montati ſopra lemura,iui fi

hanno davedere contraſtidi arme,abbracciamenti , sforzi, & acci

diuerſ



s E s Te. 369

diuerſi per getrarli giù dalle mura . Vi li hanno da rappreſentar

baloreſche di fuori lcuate al paro delle mura ; onde fi gettino ſca

de di corda,&ramponi per trauerſar la foſſa per di ſopra; comeal

tre volte era ſolico di farli ; & perciò molti traboccarne,fuggendo

dimoftraruiatto alcuno di otiolo & ( pélicrato, perche ſarebbe co

ſa troppo diſdiccuole;maviliveggano ſolamente inſegne, & ften

dardi leuatiin aria, & ſoldati checombattano,& alle volte li ftra .

tijno . Et le mortedi capitani & huomini ſegnalari in fimili ( có .

pigli occorſe ,egli èbene à moſtrarlo, come lotto all'altisſima tor

te diThebe,Abimelec vcciſoconvn pezzo di mola gettatogli in

capo da vna femina, & altri che ſi leggono nell'hiſtorie. Ec qua

lunque ſorte d'affal ti occorre dipingere, ſolamente ne gl'inſtco

menti li ha da variare , & ſecondo quelli far che i foldaci s'adopri

no , come i Greci à Troia per il cauallo ripieno d'huomini arma

ti . In tali conflitti &rouine aggiungerà molta gratia il far veder

gettara terra le mura , lefemine con le braccia aperte andar gri

dando , & alcre fuggire,& aliri eller legati, altri vccifi, & aloilpo

gliati ; appreiſo come á Troia & Cartagine accendere il fuoco , &

rouinar le caſe & i palazzi come già tāte volce è auuenuto alla po

uera Roma permani diBarbari ,& à molte altre Città d'Italia :al

cuni colmi di paura fuggire , come ardendo Troia fuggiil figliuo

lo di Venereco'l vecchio padre Anchiſe ſu le ſpalle.,& il figliuo.

lo piccoletto per le mani ; altri porgere giù da ' balconi i fanciul

li , altcicalarli per le corde, altri Caltar giù , & fimili rouinc, & di

{ perationi, le quali infinito ſarebbe à volere annouerare. Olera gli

allalti generali che li fanno a guerra aperta , vi ſonogli aguaci nc

quali li hanno da rappreſentare gl'aſſalti d'improuilo con fuſi in.

tricati & perduti ,ma gli aſſalitori furioli , & terribili ; eſprimen ,

doui l'annitrir de i caualli che al ſuono delle trombe moftrano la

lor furia , & alcuni di loro impiagati & mezzo morti, con gl'huo

miniin alta parte e in quella tutti rabbuffati & come fepolti nel.

la poluere cheſopra l'aria fi rauolge. Ne meno in queſti alfalci

che in quelli li hánoda vedec romori,ſtrepiti,percoffe,gridi,lmar

rimenti, ſtragi, ſangue, fughe,crudeltà, vcciſioni,merauiglie , &

ſimili,ſenza legno dipigritia è ſtupidezza,quali d'huomono che

li accorga ò non curi il pericolo; (che come auuertij poco inanzi,

ſarebbe coſa ridicola non chediſdiceuole) mà tutti li rappreſenti

no chiin atto diafſalire con furia, & chi di difenderſi vigoroſamě

te fecondo che så fingere il pittore,o veramére l'hiſtoriacipreſcri

ue ;comeper elfempio nell'aſſalto di Theſeo contra a iCentauri
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nelle nozze di Pirithoo quando volſero rapire la ſpoſa , dove con

ftrage & occiſion dei conuitati le cauole ſi volſero forro fopra có

le genci inarme ; ò quádo Fineo turbò le nozze Perleo, doue på

rimenti i cóui rati, i vali, & i cibi in ſcópiglio andarono; o quando

Plutone d'improuiſo rubò la figliuola diCerere la quale per part

sa di lui ſi pole à gridare & piangere in diuerſiatti inſieme co gli

Amori , che in tak luoghi il pittore può ſempre rappreſentare ;

quandoAmmone per l'incelto commello con la ſorella Thamar

fu per commiſſione d'Aſſalone vcciſo da ſerui nel conuito .In que

Hi affaldi á hà principalmente da conſiderare il tempoſe fù di not

te o di giorno; percio che è differente affai à vedere al lume delle

fiammedella città vfcire le géri fuggitiue parte veſtite parte ign

de con mantelli, & ftracci ſopra le Ipalle & con inuogli di cole più

care ſotto le aſcelle & cofi andarſene co' fanciull plāgédo. Ec ciò

G hà d'ofleruar anco'ne i particolari atlalti; come fù quello d'A .

braam contra d i cinque Re,de ferui quando elfendo accefe le fac

celle vcciſero co' pugnali iloro patroni & Rè nel lecto ; di Gioab

quando fece vccider co'faſli Zaccaria Profeta. Sopra ognicoſa fi

voglion moſtrar i moti de gl'aſſalitori fieri, & de gl'alfaliti ſuelli &

tpediti,mentre che cereanodi ſchermirli có pallo dubbiolo&in

certo,non altrimenti che Celarequando fù allalito da Bruto e Caf

fio, o Gioab all'altare,e Senacherib da' ſuoi figliuoli proprij inan

zià gl’ldoli. Et per concluderla in tali allalti , le vi ſono animali,

voglionoeſfere moſtrati fieri , fi chefalcino abbaino & mordano

per l'horrore dello ſpettacolo; & cofi intorno le mura i caualli che

alſuonodelle trombe &dei tamburi lancino.calci, nicciſcano,lalia

tino & s'arcuotino giocando diſchenaj moſtrando più crudeltà ,

& furiache ſia pollibile ad eſprimerſi;perché tutte queſte coſe aia

tano à dar forza all'hiſtoria . Quanto all'aria in vna parte fi rap

preſentarà turbata & ingombra d'oſcure nuuole, & dall'altra fere

na & chiara,affin che tutte le coſe moſtrino furta & impero; ſin tā

to che'l vento ancora foffiando faccia gonfiar i panni, piegar glar

bori , & suentolarele bandiere,quaſi cheanch'elle contealtaiſero

contro i nemici ; & parimenti li vedano eſpreife lefiáme, i fumi,

le nubi , l'onde dell'acque, il volar delle ſaetre , il vibrardell'alte,

& il tremolar dei penacchi, dei capelli, fregi,ornamenti, & cinte,

la poluere ſolleuata in aria , & le erbe per terra calpeſtate & lop

preſe. Tali ſono le compoſitioni de gl’affalti publici,& priuati .

Viſono oltre ciò aſfalci,& ſtruggimenti, che li fanno con dilecta

dello ſtrugitore, come quando il ſuperbo Neroneſtaua nel palaz

zo
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zo co 'muſici a vedere ardere i ſuperbi palazzi di Roma , & vdire

le ſtrida del popolo & lo trepito delle fiamme che auampauano,

cantando i verli d'Homero in muſica ch'egli compoſe ſopra la di

ſtructione di Troia ; o quádo il gran pittore & lodato Filoſofo Me

trodoro fece il mirabile aſſalto cotro la miſera Città, ch'egli ſteſſo

dipinſe ; moſtrando à riguardantiin che modo la prendelle & co !

qualı dılagi la riducelle lotto il ſuo dominio: có marauiglia grādil

mad'ogn'uno chela vede.Altri allalti ſon di morte & rouine di le

medelimi, comedi Didone che p dolordellafuga d'Enea ſe ſteſſa

ycciſe & abbruciò inſieme có legioic & ornamenti reali;o del grá

Geometra Archimede che nell'elpugnatio di Siracuſa G laſciò vc

cidere da vn ſoldato Romanomerre Itauadiſegnádo in terra circo

li ,quadrágoli & altre figure geomecrice. E nó retterò di dire ,come

ne gl'aſſalti de'modernilha da rappreſentare il furore dell'artigliç

ria,per cauſa della quale ſi è tratto a terra cutto il valor dell'armi.

Compofitioni diſpauenti. Cap. XXXV11.

T

Vere le cópofitioni di ſpauenti voglion eſſer tali,che ne gli ſpa

véraci da gl'atti & dalle ſembiante ſi ſcorga la cagione del ſpaué

to . Imperò che quádo Mosè cóuerte l’acquedell'Egitto in fangué

togliedo l'acque à cutto l'Egitto, gl'Egitij háno d'eller rappresécati

attoniti,& colmi di paura;in modo chemoſtrino eller certi di do

yermorica della ſeçe : & però alcuni háno da piágere , alıri da di

batterfi ,& altri da reſtar come ſtatue immobili . Et Faraone e curto

il ſuo popolo metre le rane gli ſalrellauano in grādillimna copia ſu

ple viuade,debbono vederli in atto che paiano dinő poter acque

tarli o ripoſar per la grá moleftia deile rane; in diuerli modi máda

teli per Hagello ; talche ſi moſtrino coine morti in piedi dubbioſi

& folpeli che coſa ſi debbano fare o dire; come anco quádo li fin

gon mirar nell'aria tutta ripiena di pedocchi che figli cacciauano

Lin ne gl’occhi,o quádo ſopra loro piobbero lemoicheche nõla.

{ciauano loco ouenó gli ſtratiallero .Per ilche doueránomoſtrarli

auuolti ne i páni correre di quà e di là inchinãdoſi, crededo p ciò

di ſchermili & fuggire lo ſpauéteuol Hagello; nel che ſarebbecoſa

pazza a fargli veder la faccia,atteſo la detta ragione. Er d'altra ma

niera li doueráno moſtrar inétre che veggono tutti gl’animali mo

rire della peſte p diuin giudicio con gelti dolén & afHitti per dolo

re della perdita delle lor facoltà, onde n'habbino à morir di fame;

li che vili hauerà da ſcorgere il piaco, ildolore,il dibatter illamen

tarli ; & coli métre ch'egli cadeuano adoſſo in táta copia le velic

chep il grádıſlimo lezo li vedráno crucciarli, fuggire,dimenarli ,

Аа 2 coprirl
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coprirli di panni,& in sốma no trovar luoco our ſchermitfis Con

maggiorartificio ancora ſi hanno da eſprimere i moti',quádo dal

cielo cadeua impetuoſamére la gragnuola ,& le têpeſte accópagna

te da folgori &tuonihorribili ; perciò che quiui biſogna moſtrat

le géti comediſperate& arrabbiate co corpi chini,coperti in atto

diricouerarli fotto a’tetti,vedendo tutta l'aria piena d'horrore &

di ſpauento.In altri atti háno da vederſi quádoerano cruciati mi

feraméte dalle locuſte &veſpe velenoſe,che ſi gli cacciauano nelle

harici,negl'occhi, & nell'orecchie, góhádoglilelabrà & ogn'altra

parte che toccauano. Ne manco ſpauéta ti vogliono dimorarfiat

buio, quádo tutto l'Egitto per trè giorni e tre notti reſtò dimanie

ra oſcurato ,che le tenebre nell'aria 11 palpauano. Ma igeſti vera

méte lacrimofi & miferabil di graffiarli, dibatterfi ,ſquarciarſi le

veſti,d'occiderfi diſperati, o tramortire ſopra i corpi , li ricercano

quádo che nella mezza notte vienel'Angelo ch’occide tutti i pri

mogenitid'Egitto ;doue fù forzato laſciar il popolo d'Iſrael che

fen’andaſſe.Et laſciádo gl'Egitij,diuerſo (pauéto fù quello c'heb

bero in Samaria gl'Allirij,quando per tutte leparti furono affaliti

& occiſi da Leoni arrabiati.Perche liháno da fingere chefuggano

gridádo pil dolore d'eller morſi & sbranati , chevoltino gl'occhi

per di sopra,che allarghino le braccia, calcitrino, torcano icorpi,

volino le reſte & le braccia& filamentino. Altrimenti lihada mo

Itrar lo ſpaaento nell'eſſercito di Senacherib Rè,mentre è percofa

fo dinotte dall'Angelo che di quello occiſe ottantacinquemille ;

perchei ſoldati hanno da fuggir chinati con gli ſcudi imbracciati

ſopra il capo,& in diuerſi modimoſtrar la tema d'eſfere occiſi , &

altri cader mortichi di quà chi di là ,ſecondoil calo.Coli voglion

moſtrarſi quelle genti che ſtauano intorno alla cuota difantaCa

therina, & quelli ch'eranocolà per ſtratiarla, quádo ſopra di loro

diſceſe l’Angelo di Dio, che tanti ne occiſe;facendo che in diuerſe

parti ſi ſpezzaſſero le ruote , le quali poi con furor grandiſſimo in

mille luochi vcciſero diuerſi diquelli,fraccaſsádogli teſte ,gabe, &

braccie, cacciádogli nelle inébra queiraponi & acuti chiodi; onde

ſi vedano quelli luenturati fuggire fpauentati chiin vnaparte chi

in vn'altra, chinari& coperti chi di panni , chi d'armi, ſi comee

fpreſſe Bernardino Lanino da Vercelli nella Capella di ſanca Ca

therina in ſanto Nazaro di Milano ; nella quale dipinſe Gauden

tio ſuoprecetcore, che diſputaua con Giouan Battiſta della Cerua

ſuo diſcepolo , & mio maeſtro. Il qualGaudentio ne haueua pris

ma fatto vna tauola d'altra maniera in Santo Angelo di Milano ,

& io mi ſono ingegnato d'eſprimere nel miracolo ſpauenteuole

di
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di Simone mago quando alla preſenza di Nerone , de imagi & di

tutto il popoloRomano rouinò dall'aria per commandamento di :

ſanto Pietro , & di ſanto Paolo che faceua oratione, rappreſentan

dogli in atto di ſpauentati chi in vn modo& chi in vn altro con le

braccia aperte rimirando Simone cadente ; la qual hiſtoria io ho

dipinta in ſanto Marco nella detra Città di Milano : Écoli ha

eſpreſſo Francelco Salutati Fiorentino in quelli che ſi trouarono

con Paolo quando per la voce odita dal cielo cadde da cauallo cic

co , moſtrando in loro per lo ſplendore che vi finſe ; lo ſpauento

con fimili atti non ſolamente ne gl’huomini che abbagliati dalla

fouuerchia luce ſi cacciano lemani ſopra gl'occhi fuggendo , ma

anco ne i caualli iſteſli rappreſentando in loro cotali effetti . Con

queſto andare hanno da eſſere eſpreſi i geſti de i Giudei che guar

dauano il ſepolcro di Chriſto , mentre cheegli riſuſcita , quando

Caderono à terra ſpauentati dal ſubito ſplendore in diuerfi mo

di con l'armi loro , come bene eſpreſſe Alberto Durero nella ſua

paſſione, & ancora nel ſuo Apocaliſſe nel tremendo giorno del

giudicio , per le ſpauenteuoli apparitionide gl'Angeli lopra tutto

il mondo.Non mácano altre maniere di ſpauenti; d'onde fi cagio

nano diuerli altri atti , come nella Regina per il ſerpe che fù veci

ſo da ſanto Giorgio , & parimenti nelcauallo iſtero del ſanto; co

me in quelli che furono cagione che Daniello li poneſſe nel Lago

de i Leoni , mentre cheſono dati per diuorare ad eſli Leoni; & in

quelli altri che arſero nel fuoco doue haueuano poſti i tre fanciul.

li, & in alcri (pauenti , & miracoli, di quali ne ſono piene cofile

facre come le profane ſcritture, o di fuoco , o di morte , o di limi

' li . Ne i quali tuttili ha d'oſſeruare il ſuo decoro, li come ne i fol.

gori repentini che diſcendono dalCielo , & nelle ſaette che per la

ſuperbia di Niobe auuentare dal Sole & da Diana trafigonoi ſuoi

figliuoli, hanno da eſſere eſprelli diuerfi geſti di ſpauenti & di cor

menti , mentre cadono e morono miſerabilmente con le faette fit

te nelle membra ; & ancora quando che Gioue fulmina con tutti

gli altri Dei i giganti , che per forza voleuano falir al Cielo. La

qual hiſtoria elpreſſe con molta eccellenza Perino del Vaga nel

Puna delle due lale del Palazzo del Principe Doria in Genoua, do

ue fi vede Gioue fulmináte con tutti gl'altri Dei & diuerli Amoret

ti co' folgori in mano ſopra le nubi , & igiganti à ballo fulminati

in varie parti ſi come nell'altra hà vaghillimamente dipinto vna

{ pauenteuole fortuna di mare; doue li vede Nettuno irato ſopra il

carro & le nauiagitate per l'onde&l'aria colma d'orribili &olcu

rilimenubi aggirare quincie quindi à i ſoffi di rabbioſi venti .

Аа Com
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Compofitioni di naufragų dimare. Cap XXXVIIL

Elle fortune dimare ovogliamo dire naufragij, che ſogliono af

N che

fono infiniti di ſpauenti& di pericolache li hanno da moſtrare ,

principalmente ſi vogliono vedere abbracciamenti frà l'vno cors

po & l'altro ,nonaltrimenti che la faccia nel lune della lunaper

li lampi vſciti dal fuoco . Et appreffo fi vuol vedere il Cielo che

mugghi per la forma de' lampiche di notte paiano côparere per

l'aria , tucta acceſa di fuoco , & agitata da venti come dice l'Arion

do in que'verlie

Della rabbia del vento , che ſi fende

Nelle ritorte efcono horribil ſuoni

Diſpeli lampi, l'aria faraccendo ,

All'incontro li veda il combattiinentodell'acque di fotto , che paia

in certomodoriſponderecon lo ſtrepito all'aria ; & tra'l Cielo, &

il mare diuerſi venti foffiando impecuoſamente ſtridano , & l'aria

à guiſa di tromba moftri di riſuonare , come elpreſſe il medeling

Arioſto

Ecco ſtridendo l'horribile procella

Che'l repensin furor di Borea ſpinge

La vela contra l'arbore flagella ,

Quindi ſi hannoda vedere le faette cadere intornofa vela, & per il

ripercocimento continuo conſumarli nelle genti ſopra le naui,co

me auenne adEneain Ceice nauigando per andare all'oracolo di

Apolline fecondoche ſcriue Virgilio . Vi li hada moſtrar la pau .

ta , che cotti i legni delle naur, o fielu i chiodi à pocoa poco il

fondo della naue non venga á ſdrufcire. Tutta la coperta ha da

eſſere naſcoſta per la molia pioggia che l'inonda , fotto cui cuite

gercbinodi entrare , & quiui ftarnaſcoſti come in vna grotta tre

mando, & temendodalla fortuna , per vederſi ſenza alcuna (pe.

ranzadi ſalute, ſoprauenire l'onde grandiflime da ogni lato,à gui

fa dimonti ſeozache gli vagliano gridi o cenni . Lequali hoc da

proda& hor da poppa combattono l'una contra l'altra . La naus

bà fempredi ſtar leuata in altoverfala gonfiata parte del mare ,&

verſo, la piana & baſſa ſtar come fominerla imitando, anco quel

she në finge il medeſimo poeta dicendo .

Frangonſii remi, di fortuna fella

Tanto la rabbiaimpetuofa. Stringe ,

Che la prada ſi volta , c uerſo Ponda ,

1
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" Fariñaner la difarmata ſponda ,

Delle onde alcunchanno daparer ſimili à monti comel'iſteſſo ſog

gionge.

Ilmar fileua e quaſi alCielo attinge.

Et alcun'altre hanno da raſſembrare voragini pro fondiſſime fimilia

quelle che deſcriue il medeſimo nel Cantoquarăcauno douc dice.

Veggon tal volta il mar venir tant'alto

Che par ch'arriai inſino al Ciel ſuperno ;

Tal hor fan fopra Ponde in sù tal Salto

Ch'à mirar giù par lor veder l'inferno

Oltre di ciò hanno darappreſentarſi chedacontrarie parti vengano

per maggiore ſpauento de i nauiganti: perciò che ne ſegue ch'en

trando l'acqua nella naue, la fà rivoltare per la coperta& la riem

pie tutra , talche come diceil poeta .

Il legno vinto in più parti fi laſa

E dentro Pinimica onda vi paſa

Poi vi G hário d'affaticar tutti inunorar la naue con maggior preſtez

za che poſſano; percioche (come li dice) mentre ch'altri vuota l'ac

qua , corna il marenella naue : & apprello fi hà da moſtrar ella na

ue,come dice il verſo .

Tutta fott'acqua da la deſtra banda ,

Hanno da vederſi l'ondeinalzarli, & quali toccar le nuvole da lonta

no , & venire all'incontro della naue à guiſa di monti altiſſimi, co

meche vogliano inghiottirla & Sommergerla nel eſtremo fondo

del mare . Gl’huomini vedendo il combattimento dei venti &

dell'onde minaccioſe ſi vedranno attoniti& immobili; & altri no

potendo fermarli in alcun lato per l'impetuoſo mouimento del

la naue grideranno tuttiinſiemeraccolti. Et vſlendoui donne pia

geranno & metteranno ftridi & lamenti . I marinari ſi doueran

no vedere che inſieme ſi elſortino l'uno l'altro, tutti però colmi di

(pauento ; & altriche gettino le robbe nel mare nonriguardando

ad armi, vali, teſori , nc alcre coſe di prezzo ; & finalmente ilpa

drone, cheabbandoni il timone, & laſci la naue in preda all'on

de, &fi apparecchi ilbattello nel quale ciaſcuno cerchi à gara d's

trare dentro o con ſcale o con alcro :& altri cerchino di cagliar la

fune che lo tien legato alla naue, onde ne rieſca guerra, & ficom

batta con arme, con alte con ſpade e con remi ; & alcuni entrati

per forza niel barello ſi occidano ſenza rignardo oriuerenza di per

lone , ilquale anco per la moltitudine & louerchio peſoſtia in pe

ricolo d'affogara. La nauc intanto ſenza gouerno s'aggiri ſaltan

do
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doper l'onde , tanto che percuqta in qualche ſcoglio naſcoſto ſot

to l'acqua, onde tutta la rompa & fracaſli. Et da vna parte la fa

rà väder l'arbore cadere , & dall'altra ſommergerſi la naue , alcu

ni de i nauigaenti affogandoſi, altri sforzandoſi di nuotare, &

portatidall'ondenello scoglio ſchiacciandoſi, altri abbatſuti in ?

qualchelegno rotto trappallando à guiſa di pelçi; altri' nuorádo ,

& altri attenendoſi all'arbore o al torno deli'antena; di quali alçu

ni s'affoghino ſopra prelidall'onde , & altri nuotandoG Caluino

non altrimentiche Ruggiero in queivechi.

Ruggier percuote l'ondee le riſpinge

L'ondo che ſeguon l'um allaltra appreſo ,

Di ch'una illeua e l'altra lo foſpinge .

1. Cofi montando e diſcendendo fpcro

Con gran trauaglio al fin l'arera attinge .

E dalla parte onde s'inchina il colle

Più verſo il mar eſcebagnato da molle .

Di queſtefortune& naufragi ſe ne debbono fraporre nelle hiſtorie ",

doue entrano nauigationi; come nella fauola di Bacco , quando

nauigando andò à vedere la ſuaamata con diverſe naui , donde i

marinari andauano ſaltando nell'onde ; o di Diomedeal qnal fu

rono cangiati i compagni in vccelli marini ; & in parte nell'hiſto

ria d'Enea quando il fuoco fi accele nelle ſue naui che poi furono

conuerſe in Ninfe,& diſceſero le pioggie dal cielo.ch'eſtinſero l'in

cendio ; & nell'hiſtoria di Lazaro &Maria quando inſieme có al,

eri Chriſtianifurono poſti in vna naue rotta e ſenza vele ad arbi,

trio della fortuna , i quali poigionlero falui à Marſiglia,doue mi

sacoloſamente calcarono gl'Idoli & fi battegiarono il Principe &

Ja moglie, del qual ſoggetto ne dipinſe già vna tauola Gaudentio.

Ne manco ſi hanno da vedere le onde turbare, & le ripercolle ter

ribili & minacciole dell'acque intorno all'elſercito di Faraone, mé

tre che rimane affogato nelmar roſſo perſeguitádo il popolo d'I

ſrael ; & nel grandillimodiluuio che lommerſe cutta l’huinana ge

neratione . Ma laſcio tutti gl’e { empi che di ciò hanno laſciato

ſcritto gl'Hiſtorici, & poeti antichi & moderni,per uenire à quel

lo chemodernamente eſprelle in vna tauola lacomo Palina nella

fortuna di mare in ſanto Giouanni & Paolo, métre che Santo Mar

co era portato a Venetia ; nella quale finle yna horribile tempelta

di mare& alcune barche combatture dalla furiadę i véli , fatte có

molto giudicio & con bella conſideratione, li come hafatto anco

ta ne i gruppi di figure in aria , e nelle diuerle forme di demoni

chc

1
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che ſoffiano a guiſa di venti nelle barche , che andando d iremi

ſi sforzano con varimodi di rompere il nemico ; due ſi vede lafu

ria de i venti, laforza è deſtrezza de gl'huomini, il mouerſi dell

onde, i lampi e baleni del cielo, l'acqua cotta da i remi piegati da

l'onde , e dalla forza de i nocchieri ; talche io non penſo d'hauer

veduto mai pittura con maggior viuezza , & più grande diligenza

eſpreſſa.

Compoſitione delle marauiglie. Cap. XXXIX .

E hiſtorie di merauiglia ricercano al pari dell'altre grandiffime

conſiderationi, & maſſimeche ogn'uno ſtia attento à veder

ilmiracolo ouer ſegno che lo muoue à merauiglia , altri fi

sforzino di farli auanti per vedere, altri fi dipartano ſtupiti,mara

vigliati,& attoniti ;& molti ſtiano con le braccia aperte, con la

bocca chiuſa, le ciglia inarcate & fimili atti di meraviglia . Qyiui

non conviene, chealcuno rida,ò ſalti, è che tra loro alcuni ſchera

zino. Imperò che cotali atti ſono affatto contrarij alla merauiglia ,

come negli Egitij quando al conſpetro diFaraone la uerga diMo

şè conuertita in ſerpe diuoraua quelledei Magi cóuercite parimé

ti in ſimili animali perartemagica; ò quádo gl'iſteſſi ſtupefatti &

ammirrati, oltre à gl'altri ſegnividero il Nilo tinto in color di ſan

gue;& coſi in molti altri à quali ſono occorſe marauiglie ſecondo

che ne ſcriuono gli hiſtorici,come à Roma,quando la terra s'apri

in una grandiſſima voragine , nella quale per ſalute della patria

falıò Quintio Curtio armato à cauallo ; ò quando Ocratia moglie

di Tarquinio Priſco uidde la fiammache circondaua la teſta di

SeruioTullio che gli pronoſtico ilregno ; efimilmente doppo la

preſa di Troia in Enea Anchiſe Creula ,& gli altri Troiani nel ve

der la fiamma che circondaua la reſta d'Aſcanio ; & appreſſo (co:

me riferiſce Plinio) nei Romani quando eſſendo Conloli M.Atci

lio,& C. Portio, videro piouere latte e ſangue; & ne'campi Luci.

ni l'anno auấti che M.Craſſo andaſſe alla guerra dede i Parti ;videro

piquere ferro quali fimile alle ſpongie ; o quandoellendo Conſoli

L.Paolo ,& C. Marcello videro appreſſo il Caſtello Coriſano pioue

re lana;& nelle guerre Cimbriche,quando udirno riſuonareilCie

lo di ſtrepito d'armi, & lioni di trombe ; & fecondo che racconta

Liuio nella guerra Macedonica apprelfo a queipopoli, chenell'

anno che ſi parti Annibale,uidero piouere per Ipacio di due gior

ni ságue; ( &come narra il medeſimo nel ſecodo libro delleguerre

Carta
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Cartagineſ) in alcunegenti chementre Annibale guaſtaual'Italia ,

videro diſcenderedal Čieloacqua macchiata con ſanguein modo

dipioggia ; & ne'Lacedemoni quando di pocotempoauanti la

calamita di Leurrica ,udirno le armi ch'erano nella chieſa d'Erco

le ſuonare daloro iſteſſe ; & ne i Thebaniin quel medeſimotěpo,

mětre videro nel sépio d'Ercole l'Ante delle porta ſerrate co'lchia

uiſtello , aprirſi da loro ifterc , & l'arme ch'erano attaccate almu

ro cadute à terra ; & in quelle madri & padri che uidero à iloro

figliuoli piccioli uolar in boccale api,come fi leggedeldiuino

Platone, & di lanto Ambrogio . Mà perche lungo farebbe il rac

contar tutti gli auuenimenti degnidimarauiglia che ſi leggono

ne gl'hiſtoricinon ſolamente profani mà ancora facri, non purdi

coloro che uidero i miracoli di Dio , de i Profetti , & de i Patriar

chi, màdeiſanti& delle fantede nuouo teftamento fatti nelno

me del Saluatore , in ſuſcitar morti, ſanarinfermi,illuminar cic

chi, ſanar ſtroppiati, dar la fauella a imuti, liberar ſpirirati,tor la

forza al fuoco ,leuar il boglio all'oglio,indurar l'acque, allegerir i

Cafli, fare ſcoppiare i dragħi,rompere le ruote& fimili che li leggo

no per le uite de i martiri,nelle quali ſi trouano ancora apparenze

celefti,come auuenne à ſanto Marco , & à Santo Andrea in Croce

per lo ſpiracolo celeſte che lo circondò ; baſterà haucre raccolte

queſte hiſtorie pereſſempio delle altre

Compoſitione digiuochi. Cap. XXXX.

Avendo in vniuerſale & in particolare parlato delle compo

fitioni delle principali hiſtorie , tefta che ancora diciamo

alcuna coſa delle altremeno principali, come dimembri

acciò che ordinatamente andiamo appreſtando fi al fine. Eco

minciando da igiuochi èchiaro cheſono compoſti di molte ma.

niere, ſecondo la qualità loro diuerſa. Imperoche fi leggono ap .

preſſo gli antichi Greci i giuochi ouero certami Olimpici, che li

faceuanoà Giouenel monte Olimpio , appreſſo Elide città d'Ar

cadia , dei quali Hercole fù inuentore è ncriportò già la vitto

ria . Queſtogiuoco Gi faceua co'l correre,&contraltare,di cui ſcri

uendo Herodoto dicecheera giuoco Simnico, & ui erapropoſto

premiod'una Corona di Oliua, con la quale i vincitori li ornaua

no ; & celebravaſi ogni cinque anni. Eranui i giuochi Pithij che li

faceuano per memoria della mortedel ſerpePitone , come dice

Ouidio aclprimo delleMetamorfol ,

+
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Accið l'inuido tempo non togliere

Di tal opra lafama, ordinò igiuochi .

Pithij chianati da Pittone Drago

ch'eſſo hauea occiſo, epolfe che ciaſcuna

Cbegiuocando alla lotta banelle honore,

Apiedi, ouer correndo, à pur nel carro

Di Neſpolſe n'andafle coronato.

Noneraih lauro ancora, ondello Apollo

D'ogn`albero cingea lafronte eicrini .

IgiuochiIſthmij furono coli detti da Iſthmo parte di Achaia croup

ti da Theſco . Si celebrauano da i Greci in honore di Nertuno , &

ancora in lacte di Scirone , come dice Plutarco . Mà à Netruno i

Corinthi erano ſoliti celebrargli rinchiuli d'ogn'intorno , como

parimenti faceuano in alcuni altri giuochi che dimandauano coʻl

medeſimo nome Iſthmij , i quali celebrauauo di notte in honore

di Melicerta . Il vincitore riportaua una corona di Pino . Il quarto

giuoco principale che chiamauanoNemco fu cauato dalla ſelua

Nemea , & da gl'Argiuili faceua in honore di Hercole , che occiſe

il Leon Nemeo . il Balare Pircithio fù inſtituito da Pirro , per eſſer

citare i giouani nell'acte militare in Candia, come lcriue Plinio ,

nel quale Curete introduiſe il ballare d'armati ; al che conſente

Dioniſio,ſcrivendo che il ballo Piccichio era menato da huoinini

armati; & fu trouatodaMinerua , &dimandato Tranquillo . Il

ginocodettoTroia lielfercitaua da' fanciulli in squdra , & Sueroa

nio il dimádaua i fanciull à cauallo...I giuochi Gimnari erano i

li che ſifaceuano dagl'huominiignudi ,deiquali ne fu Licaonic

inuerore. Vlaualiancora i giochi funerali trouati daAcaſto,come

dice Plinio, &doppo lui furono ufati da Teleo nel lſthmo. La pa

leſtra che trouò Mercurio, ſecondo Diodoro , vlauano , gionani

forti,sforzandoſi in tuttii modi venendoallepreſe per fuperarli,

egetcarli per terra, la qualno chiamiamo giuoco della lotta i

quelli chu giuacauano,Toleuano ungerſi d'oglio d'oliua. Vlauano

oltre di cio gl'antichi Greci , comegl'Enianipopoli honoratidi

Tellaglia,giuochi funerali con falti inhonore di Neoptofemo nel

giorno ch'egli fu davanti a l'altare d'Apolline Pithio ucciſo da

Oreſte figliuolo d'Agamemnone intorno all'altare , accompagna:

eiui gridie pianti ; & erano cinquáta huomini ſopra caualdi,vui

cinque per parte,de iquali rutiera Capitanoun folo coronato di

Lauro, che tre uolce li moueuano . vfarono ancodiuerli altri giuo

chi dilaltare e ballare , come i Coribant in Frigia, & i Cureti in

Creta
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Creta,facendo i ſacrificij in honore della Dea Rca. Etin Delfo fen

za aſtı giuochi no li celebrauano feſte ne ſacrificij d i loro Dei,maſ

fimea Venere . Coſi nel giorno delle feſte i Bracmani al tempo

d'Hiarca ſaltauano dalla mattina alla ſera riuolti al ſole . Medeli

mamente con queſti giuochi honorauano tutti i ſacrificij loro có

ordini mirabili, benche fra loro diuerfi , gli Ethiopi , gli Egitij, i

Thraci , & i Scithi ſi come quelli che gli haueuano imparatida

Orfeo , & da altri ottimiſaltatori . Queſti giuochi vſarono anco

ra à Roma in honore di Marte i ſacerdoti Šalij ; & i Lacedemo

ni altresì , per hauereapparati i giuochi da Caſtore & da Pol.

luce , erano vſati à celebrar ogni coſa religiola con quelli .

Appreſſo i Romani furono molti altrigiuochi, come dice Seba

kiano Hers,(laſciando à i Greci il giuoco de gli ſcacchi, quello del

la palla,de'dadi, & altri che poco importano) frà quali era il giuo

co Lupercale,che li faceua lacrificandoſi, comedice DioniſioHa

licarnaſſeo ſotto il monte Palatino in una fpelunca al Dio Pane Li

ceo, con un cane ouer un lupo ſecondo alcuni : doue lafciuamente

correuano giouani ignudi ; portando certe sferze in mano , & le

donne ſpontaneamente s'offeriuano ad eſſere con qnelle battute ,

credendoſi coli diuenir fertili. ill qual giuoco ſecondo Ouidio

fù portato da Euandro da Arcadia in Italia, nel quale ( come rife

riſce Appiano) Marco Antonio ignudopole in capo a Cefare la co

cona.. Vi erano oltre queſto i giuochi Circenſi, coli detri dal torno

delle {pade; perciò che ſecondo Seruio, non hauendo ancora gli

antichi per queſti giuochi edificati conueneuoli luoghi , tra le

{pade, & arme , gli celebrauano , non altrimenti che ſiano ho

ra gli ſteccati : Onde il Circo.cioè il luoco di mura circondato,&

da eſliCircenſe decco, oue igiuochi li faceuano edificosſi. Et si fa

ceua come fu quello che da Liuio è dimandato Maſſimo, à forma

d'un lungo ſpatio , & nella ſomità erano i luoghi , d'onde i cauallt

giunti al carro ſi moueliano correre, & tornati di nouo alla cima

li voltauano lino che al primo ſegno ritornaſſero. Si eſſercitaua.

no etiandio i combattenti nel mezzo, eſſendogli propoſti i premij

(come dice Virgilio nel quinto) che nel circo li metevano in mo

ſtra. Et queſti giuochi furono geandemente vlaci da Romanı .

Eranui i giuochi Saturnali trouati da Pelaſgi , ouero da gli Athe

nieſi, i quali ſi celebrauano nel meſe di Decembre con magnifico

apparato da tutti;& erano d'ogni lecitia pieni . Imperoche gli

amici ſi maritauano preſenti , ſecondo Marciano , & i premijche

amandauano à foreltieri a dimandauano yeni , e quelli che li ri

mandauano.
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mandauano Apoforeti'. E perche in queſti ginochi,mentre che

-fi celebrauano ,ftuite le coſe erano comuni ( come- feriae Giu

{tinoj) tutti i ferui ſenza differenza alcuna co’padroni ſedeua

no à tauola mangiando & preſentandoſi. Altri giuochi erano

detti gladiatorij, ne i quali gli huomini s'uccideuano per diporto

del popolo l'uno & l'altro; & colui era riputato in queſti giuochi,

chenon ſolo uccideua e feriua ,mà moſtraua l'arte di coli fare .

D'onde i circonſtanti crudeli pigliau ano oltre il dilecto eſſempio

di ſapere ſpargereil ſangue con artificijdiuerſi di ſpada, & d'altre

arme. Erdiquelti gladiatori ſe ne ritrouano dimarmo con gli

ſtocchi & mantelli in -Roma antichi . Eglino fi celebrauano qua

do i Romani haueuano d'andare alla guerra, acciò che s'auezzaf

ſero al conflitto delle battaglie, & à vedere le ferite & il ſangue

miſchiati; acciò che cũbattendo non temeſſero gl'armati nel cru

del ſpettacolo delle ferite e del ſangue. Melte altre maniere di

giuochi ui erano,neiquali (ſecondo Cicerone, i giovani Romani

nel campo Martio per eſſere alla guerra più pronti fi eſſercitaua

no ; & altri chiamati Equitij doue i giouani à cauallo con ſpade

in mano& ſcudi imbracciati combatteuano l'uno contra l'altro ,

& alle uolte alcuni à cauallo contra tanti altri è più à piedi , & ui

era propoſto un premio bellico ,cioè ò ſcudo è fpada oſimili,appe

had un'arbore : ti comeancora ſi proponeua àquelli che faceua

no certo altrogiuoco,nel quale cranodue àtre giouani con un ſo

lo mantello legati ad una ſpalla, che teneuano nella deſtra una grā

diflima mazza, & nella finiftra haueuano'imbracciato vn grandif

fimo ſcudo. Eranui poi altri tanti Leoni legati ad un fortiflimo ar

bore per le fpalle,& eglino tra l'un leone & l'altro tenendo gli ſcu

di con preftezza li feriuano con le mazze per di dietro,nonporen

do da quelli eſſer offeſi ſenon pernegligenza loro. Altro giuoca

fi faceua parimenti da giouani per eſercitarfi con le ceſte,nelqua

le(come li uede ne le pile di Roma) tenevano ſopra le mani fino a

mezzo ilbraccio,à guiſa di-manopola , certi guantoni fatti di le

gno in forma di ceſte', e con quelle fi percoteuano l'uno l'altro ;

ne haueano intorno altro che una camifcia cinta di tela & rivolta

al braccio . Eranui i giuochi nauali,nei quali fi uedeuano per con

dotti d'acquacondurre le nani'ne teatri, & in quelle rappreſentar

fpettacoli di battaglie nauali; ellendoui d'intorno alio lopra i

gradiil popolo Romano per vedere; comeanco fi congregaua ne

i giuochide gli animali con glihuomini', il qual era in uſo queſti

anni paſſati fotco nome della feſta di Teſtaccio , doue faceuano

correre
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• correre un toro . Ma ſecondo che li crede, queſto ufodi giuocoè

quello che gli antichi Romani faceuano in honore de i Det Infer

nali , dimandatı Taluri , i quali hebbero originelotto Tarquinio

Superbo ; ſicome & altri giuochi hanno hauuto principio fotto

altri , quali ſono i Congruari,iMiſlili, i Megalenſi, & gli Apollo

nari. Haueuano di più alcuni ſpettacoli di diuerli animali , do

ue l'uno l'altro ſi sbranauano & vccideuano ; il che era di gran

diflimo piacere , Imperoche ui li uedeuano Lupi , ord , Leoni,

Mololli, cauallı, & limili animalitutti agili; forti, e feroci uſcire

fuori delle mura come da bolchi, & venirli incontro . Vi erano i

giochi Sceniciche da laſciui giouani è meretrici erano celebrati,

douc elle compareuano con nuouefoggie di laſciuia , in ghiclan

date di fiori, in habiti di ninfe profumate è ornare per più belle

parere ; & anco i giouani li faceuano vedere con veititi ornati &

laſciui. Vn tempo li fecero in honoredella Dea Flora tenuta, poi

Dea dei fiori , & doppo in honoredi Priapo Dio de gl'orti edel

la generatione; doue tutte le donne coli nobili come plebee , per

farli fertili andauano con fiori in teſta intorno alla ſua ſtatua,dan

zando,faltádo& inghirlandando la ſtatua di corone di fiori.Ilche

faceuano linilmente i fanciulli , che in giro gli andauano faltádo

intorno . Apprello baueuano i giuochifunerali,co' quali accópa

gnauano le cerimonie de i ſacrifici in diuerG modi , lecondo che

gl'uni e gl'altri s’olleſuauano in certi giorni , ne' quali follemor :

to qualche huomo illuſtre che adorallero per aume, o la Cutca fof

feſtata rouinata,o per altre col fatte inenocie,come di diuerſe la

legge in Plinio ch'erano appreſo iRomani . In qſti giuochi ſi por

Lagano gli ſcudi,le ſpoglie & i ricatti del morto ; & in tutti quelli

giuochi eranui ſempre coronecome per premio , le quali furono

primadirami d'arbori, & poi li meſcolarono con fiori, & le nc

tefleuano anco di piaſtre d'oro e d'argento ; e faceuanſi alcune tó

de ; altre acute , tali picciole à guiſa di coronelle, tali oblique, al

cune cuſcite, & altre legate . Di quelle ch'erano tellute ſottililli

inę d'oro e d'argento, dette cerchi o çorolle , Craſſo primo di cut

ti ne i ſuoi giuochidiede à vincitori. E tutte queſte corone o far.

ſero di rame o di vliuo che ſi proponeuano à vincitori, ò di pino ,

a di nelpolo , o dimirto , od'altri arbori , ſi conferuauano ne' la

cſi templi in memoria ch'erano ſtate portate in teſta trionfando

da' vincitori . Onde per che i giuochi ſono in certo modo conſer

tali con li ſacrifici , maffime queſti de i funerali & delle comedie,

non fara fuori di propolico dire qui alcunacola de i valenti anti

1
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chi Romani, chefurono in forze di corpi ſegnalati, come dice

Plinio trattando della fortezza & velocità . Adunque gl’huomi

' ni forti prima eran di ſtatura di corpo piccioli & larghi nelle (pal

le , come fù Tritano trà gladiatori , & Sammitio nell'armi & luo

figliuolo , di cui è ſcritto chehaueua i nerui dritti & trauerti per

tutto il corpo à modo di graticola: onde sfidato vna volca da vno

con duedita della deſtra lo ſuperò, & finalmente preſolo lo tirò

nel ſuo campo , & fù ſoldato del Magno Pompeo : Leggeſi anco

d'Alcenio valentiffimo foldato , ch'era folico fottenere i carri can

to che li caricauano & ritenere vna càrretta tirara da caualli co le

mani , oltremolte altre coſe maravigliofe. Vi fù vn altro chiama

to Ercole Ruſticello che porraua il tuo mulo , & vn Fuſió Saluio ,

che portaua co' piedi due centinaia di libre & altre tante con le

mani , & ducento in ciaſcuna ſpalla sù per le Icaie.E fçritto d'ono

Atenato che fi veftiua con cinquanta corazze di piombo & con

le calze di cinquecento lire & cofi andaua per la icena . Milone

Crotoniate celebre lottatore , quando fi ferinaua sù piedi non po

teua daalcuno eſſerne fmoilo , e quando teneua vn pomo nó era

poſſibile che alcuno porelle muouergli vn diro. Quanto alla velo

cita ſi racconta di Filippide chein due giorni corte 1160.Itadi,

di Anita Corriere di Lacedenioni, & di Filonide d'Alelfandro

Magno , che in vn giorno caminarono 1220.ſtadi; d'vn fanciul

lo di noue anni chein vn giorno corle 7 . miglia ; & di Tiberio

Nerone che con trè carrerte fece vn lunghiſſiino camino di ducen

to miglia . Frà moderni fù famoſo Pietro il vecchio Puſterla va

lentiſlimo nelle armi al tempo del Magno Triulci , à cui quando

era à cauallo andauano tre huomini à porgh fopra la coſcia la {mi

furata lancia in mano , la quale egli comeleggier verga maneggia

ua ; oltrecheniuno poteuareliſtere à luoi colpi; onde fù inter

detta dallegioſtre & da tornei'. Oltre lui fi narra d'Aluigi Gond

zagad el quale ſi parlerà inſieme con gl'altri nelcapitolo de gl’E

roi, che ipezzaua i ferri di caualli e frenaua i deſtrieri; fi come

faceuano ancora Antonio Melone, & Geronimo Sala, il quale

con vna mano pigliaua al piede yna ſedia doue era allilo vn huo

moarmato & la folleđaua in aria ; alzaua ſette alabarde porte l'u

Sa in capo all'altra ,& correua con tanta velocità, che bene pore

ua torre il pregio è quella antica che co'l corſo acquiſtò i pomi

d'oro . Racconcali anco di vn'altro che ſaltaủa trenta braccia low

rano , & diPompeo Diabone che auanti ad Errico Rè di Francia ,

olarealla leggiadria del ballare , faltando andaua alto co'l pisde

due
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due volte più di ſe ſteſſo . Di deſtrezza & velocità furono celebri

AmbrogioVeſpolaro, & l'Arcuato ,iquali perciò riuſcirono ſingu

lari nel giuoco della palla groſſa. Et nel maneggiar l'armi con de

ſtrezza & fortezza inſieme,ſono ſtau principali Pietro Suola il

vecchio , Giorgio Moro da Ficino, & Beltramo che fù ancora pit

fore ; i quali tutui trè furono alla preſenza ſua ritratti armati daB2

conida Bramante in Milano , in cala de i Panigaroli à fanto Ber

nardino . Que il medeſimo dipinſe ancora il giuoco di natura ,

cioèHeraclito che piangeua ,&Democritocherideua ſopra vna

porta . Ma ritornando a profefloridell'armi, eccellente appreſſo

à nominati fù Gentile de i Borci , al quale Leonardo Vinci diſe

gno tutti gl’huomini à cauallo , in qual modo poteuano l'uno da

L'altro difenderſi con vno à piedi , & ancora quelli ch'erano a pic

di come ſi poteuano l'uno & l'altro difendere & offendere per

gione delle diverſearmi . La qual opera è ſtato veramente gran

diſſimo danno che nonſia ſtata data in luce per ornaméto di que

Ita ftupendißima arte . Con coſtui vanno di pari Occauiano ſuo

fratello , Giacobo Cauallo,& Franceſco Tappa cutti Milaneſ. Di

molti altri giuochi potrei andar diſcorrendo che ſi poſſono rap

preſentare a guila de gl'antichi , li come hanno fatto Polidoro &

Marurino nelle facciate diRoma, inſieme con li ſacrifici coſi in

pittura come in ſcultura, chetanto riman più eterna della pittu

ra ,quanto quella nel primogrado precedeà queſta comelo ſpiri.

to al corpo . Le quali diuerſità di giuochi insieme co' ſuoi autori

Luca Cangialocoſi in queſta parte come in tutte l'altre eccellen

tiſſimo diuinamente rappreſenta con quella ſua felice mano,facé.

do con gl'atti diuerſi corriſpondēti al vero con le giuſte quadratu

re dei membri & co' proporcionati contorni vedere a gl'occhino.

ftri cutto quello che con queſt'arte ſi può dimoſtrare;poi che ſia .

no quantovuole gl'atti difficili, & impoflibili ad eſprimerfi, a lui

ſono faccili& leggieri .

Compoſitione de i facrifici. Cap. XLI.
ji

due primi figliuoli d'Adamo , cioèCainoagricolt
ore ,& Abel pa

Dio ; ouc Caino offerſe le primitie de i frutti, & Abel con puro la

te ſacrificò. Ordinato dapoi il ſacerdoti
o , Melchiſe

dech & Acom

ne con ſuo figliuolo & altri con varie ceriinoni
e facrificar

ono, del

le quali parlando Gioſeffo dice che gl'Hebreida principiovſa

I ,

rono
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rono tre maniere di ſacrifici . Vno chiamauafi Holocaufto & era

quando i più nobili ſacrificauano con due agnelli è altro animale

maſchio d'vno anno ; doue il ſacerdote co'l ſangue della vittima

bagnaua l'orlo dell'altare , & poi tagliaua in pezzi la vittima , &

l'ardeua lopra l'altare . L'altro era plebco che lifaceua per rende

re à Dio grane , nel quale facrificando animali minori d'vno an

no ſpargeuano parimente l'altare del ſangue, & metteuano nel

fuoco le reni, il graſſo , ela radicella ;& dauano il petto e le gam

be deftre al facerdote , & il rimanente ſi mangiauano tra due gior

ni coloro che haueuano ſacrificato . I poueri offeriuano duc Co

lombe , ò due tortore , vna delle quali s'offeriaa , & l'altra piglia

uano iſacerdoti à Corte . Il; terzo più che alcuno altro perfetto

facrificio , &à tutti gl'huomini commune ſi chiamaua di laude ,

come nel ſalmo CXII. doue dice tu hai rotto i miei legami , &

io ti facrificarò ſacrificio di laude , cioè frutto della bocca no

Atra che confefla il nome di Dio . Per piangere i peccati , ſe al

cuno imprudentemente haueua compreſo l'errore, offerina vno

agnello è vn capretto d'uno anno ; e ſe il peccato era occulto vn

montone. In tutti i facrifica ſi meſcolaua puriſſima farina , infun

dendo oglio nel ſacrificio . Nel fabbato facrificauano due oſtie ;

nel principio del meſe due buoui,vnmontone, vn capretto , e leta

te agnelli per vao anno . Per 1 peccatiofferiuano il ſettimo meſe

nel principio vn toro , vn montone, fette agnelli & va capretto .

Vi aggiungeuano anco due capretti di quali vno mandanano fuo

ri ne i confini per purgare il popolo , & dell'altro ardeuano la

pelle nelborgo. Il pontefice in queſto ſacrificio ſacrificaua vn

coro & vn montone . E laſciando gl'altri ſacrifici chene giorni

ſolenni ſopra i numeri s'oſſeruauano ( comedice il medefimo Gio

feffo ) gli di bà d'auertire che in queſti ſacrifici di cento vno ( co

me di legge nel Leuitico ) li hà da fare che il fuoco arda ſopra l'al

care, echevno ſacerdote lo notrilca ; percioche ſenza quello niu

no ſacrificio li poteua fare: Ecin tutti li hanno d'eſprimere ne ſa

crifici geſti humili , come di pentira de i ſuoi errori oucro di lo

dar Iddio o ringratiarlo o pregarlo ; comc fi legge di Noe ſubito

vſcito dall'arca con la ſua famiglia , & prima diluidi Adamo , &

dopo di Giacob per ſtrada co luoifigliuoli andando in Egitto da

Gioſef nel popolo d'Iſraelſcampato dall'Egitto , d'Aronedi Mo.

fe & de i ſeguaci intorno al tacco altare a ciò ordinato . Hora la

{ciando queſte compofirioni di ſacrifici degli Hebrei, & ancora il

noftro Olleruato nella fanta Chiela , quale è il vero ſacrificio ,
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poichecontiene il noſtro Saluatore vero huomo ,& veroIddio .

watcacemo di quellide gli antichi gentili . Non è dubio per com

minciar di qui, che i ſacrifici apprcitoà i gentili erano con gran

dilima riuerenza e cerimonia celebrari in honore de i loro. Det

& Numi; e però quiui ancora conuien che ſevedanodigrandifa

fimi arti d'humilia & di diuotione. Imperò che, con ſolemnitati

religiofiffima il principe che ſacrificaua ſtaua in atto diuoto :, fat-

ta primavnaorationeal Dio:che concedeſſe la gracia , per la qua

legli voleua ſacrificare . Appreffo ſi gli hà:ſcmpra da porre net

l'habico ſuo l'Augure;&il Sacerdote chealle volte ſtaua con laa

Yergain mano curuata.vn poco incima.& acuta., accioche pigliaf.

ſero l'augurio da gl'atti da i geſti,dal colore,dalla pelle, &da glina

teſtini del animale che fi facrificava.Ec che ſempre i lacrificij li fas

celleroda i principi fi legge che g! ' Ethiopi fuori di Meroe vlaua:

no di far che il loro Re facrificale al Sole; Sala Regina alla Luna ;

& apprello i Romani, leggeli che Ceſare veſtito di porpora allilo

ſopra, vna catedra d'oro lacrificò , & coluCeſare Mario in Vtica :

& appreſſo Laurento con Pofthumio Arufpice , che perciò gli

predille la vittoria ; & feguando Lucio Pecilio C. Claudio ,&in

lomma infiniti altrihuomini confulari... Ora è neceſſario lapere

in qual modo ſi ſacrificaffe, qualianimali., & a'quali Dei da cura

te le nationi gentili ; acciò che 6 poſſa fare la compofitione.com

me conuiene. Leggeli adunque cheiRadiani ſacrificauano à Sai

--- carno l'huomo , &coh facevano i popolidell'Ifola:Salamina in

honore di Agrauale figliuola diCecrope neltempio di Pallade,do,

uc i giouanitre fiate attorno all'altare la conduceuano& poirilla ..

cerdote con vn'haſta lo feriua & abbrugiaua . Teucro in Cipro an

ch'egli ſacrificò à Gioue hoftia humana ;& coral rito lafcio a'dia

ſcendenti. Appreſſo i Tauri popoli:crudeli e feroci era vna legge

che i foraſtieri à Diana.ſ -facrificaſſero , & queſto medeſimo:oller

wauano le Ceraſte in Cipro, ſacrificando a Giouo i peregrini come:

fcriue Ouidio . Glancichi Franceſiicon hoftie humane parimenti:

placauanoHelo ,&Feucante ; onde dice Lucano , PlacauaG Teuta

te& Helo , crudod'humanoſangue , e d'huomo ſcannato& arlo ..

Quell.dell'Iſola Chio à Dioniſio detto Omaldo( acrificauano ali

treli ynhuomo, poi checrudelmente l'haueuanoshranato; Egl'E

gittij ,popoli delSole ogni giorno ſceglieuanotrè huomini mundi:

& giouani& gli facrificauano . Scriue Apollodoro che i Lacedes

monianch'eglino ſacrificauano a Marte l'huomo,& i Fenici quão

deida guerra.òpeftilenzacrano drauagliati imolauano i ſuoi amici:

à Saturno
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Saturno .Hifto ſcriuendo dei fatti di Cádia dice chei Care anti

camente ſacrificauano a Saturno i bambini. In Laodicea di Soria

a Pallade's'offeriuain facrificio vna verginc. Apprello gl’Arabi

fù coftume di ſacrificare vn fanciullo ogn'anno , il quale poiſotto

l'altare ſepeliuano . Et coli i Traci, i Scithi, i Cartagineli, & quafi

tutti i Greci volendo guereggiare ſoleuano vccidere qualche cor

po huinano in ſacrificio. Scriuono Ceſare & Tranquillo che i Ger

mani à certi tempi con hoſtic humane ſacrificauano , & che i Ro

mani à Dite offeriuanocapi d'huomini, &anco à Saturno ma non

gli occidedano auanti l'alcare,magligetrapanogià dalponte Mil

uio & gli affoggauano.I quali facrifici eranochiamati Saturnali &

furonopoi mucati daHercole quádo ritorno per l'Italia con gl'ar

menti diGerione; perciò che perſuaſe à pofteri,che cangiallero

gl'infelici 'humani ſacrificij,offcrendo à Dite nó humani capi , ma

facciefabricate in humana forma, & à Saturno non huomini vcci

ſi ma torchi accefi , comedice Ouidio ne i fattı . Racconta Filone

nell'hiſtoria de i Fenici che'l Principe Toleủa ne ipiù graui perico

li ſacrificare il più caro figliuolo al ſao Dio. In Aleſſandria era vn

tito che honorádo Saturnomádauano per ordine del ſacerdote le

pidbele matronc al-cépio,le quali di notte ſpéti i torchi erano dal

facerdote in perſona di Sarurno ftuprate & chiamauaſi Tiráno co

me ſcriue Ruffino.Et i Nalamoni haueuano coſtume di fare che la

(polacon tutti i conuitati la prima notte fi giacelle, perſodisfare a

Venere. Mapaſſando a diuerfi modi di ſacrificare , li legge che i

Romani à certo tempo ſacrificauano à Diana vna cerua appenden

do nel ſuo tepio le corna ; percioche queſto animaleda gl'antichi

gl’era dedicato, però che lo fece coinparere in vece d'Ingenia ver

gineche i Greci voleuano ſacrificargli per impetrar felice nauiga

tione; fi come i medefimi vn'altra volca facrificarono l'infelice Po

diffena per placar l'anima d'Achille.ScriueHerodoto che in Egitto

ne i ſacrifici d'Ilide s'adoprauano certi cebani, & con eſſi facendo

feſta gl'huomini ſuonauano con le tibie.Oltredi ciò i Scithi ſacrifi

cauano il cauallo , & coſi gl'Heliopoliti & gl’Alicij; il capro & l'afi

no ſacrificauano à Bacco. Anzi ſecondo Catullo iTamariti popo

li vicini a gl'Hircani ,&quelli di Naſſo & di Tebbe gli facrificaua

no ancora le corna. I Ciciliani ſacrificauano la porca à Cerere , la

Cerua à Diana, & ancora i cani ſocio nome della Luna,& à Vulca

no.L'aſino era vittima di Priapo,l'oca d'Iſide,il gallo della notte,

& maſſime il gallinaceo ,la capra ſola di Fauno,il toro di Nettuno,

la capra di Minerua,il coro d'Hercolc yn fanciullo di Saturno,vna

Bb2
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porca gravida diMaia chevna voltal'anno da Romani glera fa

crificata,& il gallo era d'Eſculapio. Ad Hercole Guidio di ſacrifica

ua con uituperi & ingiurie; & à Marte con geſti gagliardi & ardici

o vn Lupo ,od'vn Cauallo.In tutti i facrifici diqualmaniera liva

glia ſempre entraua il ſacerdote; & il Principe come hò detto; ma

i ſacerdoti erano diuerfi fra di loro . Cócioria che u'erano ſacerdo

ti Flamini , Archiffamini,Filadi,Salij,Hierofanti, Feciali, Vergini

Veſtalı, Sacerdotelle com'erano quelle di Diana in Tellaglia, Póte

fici Maſſimi, pade jpatrati,Re Sacrificuli, Auguſti, Sodali,Fici,& A.

uali , oltre molt'altri che ſarebbe infinito ricordare.IFlamini furo

no inſtituiti da Nuna Pompilio per obligare à facrifici il popolo

ancora feroce. E ſecondoloro diuife l'anno in dodecimeſi.Vno di

loro dedicò à Gioue & ornollo di máro alle ſedie curuli, vno inſti

tui à Marre & un'altro à Quirino .. Furono chiamati Fla minidal

l'inſegnache portauano in capo e quali ancora Filamıni, & aliei

gli dımádarono dalla forma deicapelli piramidali ; anzilamitra

che portauano.in capo li di ceua famina.Le vergini veſtali dal me:

delimo ordine erano tolte a cuſtodire il fuoco continouaméte nel

tempio di Velta dall'età di feianni fino à dieci; & G ſceglieuano

belliſſime. Attendeuano parte di loro ad imparare i ſacrifici, e pas

ste à fargli.Eranu. portare in carro ,& c i magiſtrati ad honorarle à le

Uauano , anzi trouato à calo vnocondotto alla morte lo liberaua

no.Giuano veſtite di habico longo ma honeſto & ornato . Dei pon

tefici malfimi il primo fù Marcio ordinato dall'iſteſſo Nuna .Egli

era propoſto à tutti iſacrifici, & inſegnaua có quali hoſtie in qua

li giorni,& tépli ſi doueffero fare i facrifici . Il medeſimo ordino de

Marte dodeci falij;e diedeli per inſegna la toga trapunta , e di for

pra innanzi al perro di metallo vna piaſtra.,commettendogli che

portaflero learini celeſti dette ancili, & andaſſeroper la Città can

tando ver6;& ſaltande onde hanno preſo il nome. Et gl'ancili eran

no certi fcudipiccioli & rotondi,come dice Ouidio, diquali n'era

ornato intorno il tempio diMarte. Scriuono gl'hiſtoriache dop

po che furono ſcacciati iRe , fù in locoloro della republica ordi

nato il Re Sacrificulo ;acciòche faceſſe il facrificio che ſi afpetra

ua a i Re e non ad altri : & egliera ſottopoſto parinxenti al pontefi

ce Maſlimo , ne mai facrificaua che non ai folre il Pontefice,l'Au

gure & i TriumuiriEpuloni. Sieleggeuano ancora tre huominià

legger i facri libri& i detti della Sibilla,iquali ſi dimandauano ſa

dali & Titi ,& andauano in habito di ſoldati . Diceſi che hebbero

origine anoda Romulo , li comeancora i compagni detti Aruali

come (criue Plinio; i quali lacrificauano acciò che icapi rédellero

i frutti
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li frutti copioſamente : & la inſegna loro era ( come dice Gellio )

vna corona di ſpiche legata di dietro con vna benda. E queſti era .

no , cui apparteneuano iſacrifici Lupercali, & Saturnali Eranui

i lacrifici Florali, che celebrauano le meretrici l'vltimo dì d'Apri

le à Flora con ghirlandedifiori e varie veſti , fignificando il lieto

tempo e la varietà de i fiori . Nei ſacrifici che in Auentino Gi fa

ceuano alla Dea Bonanon entrauano huomini nel tempio. Iſacri

fici Baccanali li faceuano ( ſecondo Liuio ) di notte ouel'uno è

l'altro ſeſſo nudo lordamente ſi meſcolaua. Si faceuano ancora

con cornadivitelli ; percio che Penteo ſquarciato dalle Bacche fù

conuerſo in queſto animale & ſacrificato . Il medelimo animale fi

facrificaua anco à ſuo figliuolo Priapo Dio dell'horto . Ne i lacri

fici ordinati à Cerere i Sacerdoti G veftiuano di bianco , e di not

te con facelle correuano ; e per ellere queſta Dea tenura Dea della

Caſtica , i Sacerdoti ſenza beuere vino , ſedeuano ſacrificandogli

hoftie di trè maniere , cioè Tori, Montoni , & Porci . Ne i ſacrifi

ci che nella feſta ſolenne di Minerua ſi faceuano à tredeci di Giu

gno , i Sacerdoti con pifari & varij veſtiti andauano attorno, non

altrimenti che li facellero quando iRomani ſi conduſſero à Ro

ma traucſtici & ubriachi. L'augure per quanto ſi vede ne' Pili

antichi
per Romaportaua vn manto di ſopra in foggia militare ,

& forto vna toga lino à ginocchi ; & altrimenti era coperto cut

to d'un manto longo . Vlauali oltre diciò ne' ſacrifici di ſuonare

alcuni pifari piccioli da vno ſolo ,come ancora li vedene i pili,c

maſſime quando ci ſacrificauano Tori con le corna da due ſoldati

chiamati Sodali & Titi. In tum i lacrifici li vſauano ghirlande; e

però le vittime li coronauano d'elleca ,maſlime ne' ſacrifici di Bac

co ſuo inuentore. E Vergilio ſcriue ch’Euandro nel ſacrificare ad

Ercole li coronaua di ghirlanda di pioppa che ſi chiamaua Hercu

lea, ſi come dedicata ad Ercole. EiiDei di Numa cioè Segeſta dec

ta delle brade& Seia dal ſeminare ſi inghirládauano di ſpiche,ſup

plicandogli con vna ſchiacciata ſalſa , & come dice Plinio con far

re abbruciato percioche è più lalutifero. Er quinci non fi guſtaua

no le nuoue biade, ne i vini prima che dai Sacerdoti non follero

facrificate le primitie . Circa al modo di ſacrificare apprello gli

Eniani in honore di Neoptoleno in Teſlaglia , fcriue Eliodoro in

troducendo Teagene per Principe,che rappreſenu l'iſtello figliuo

lo di Achille , e per facerdotella d'Apolline Carichia Vergine , e

per ſacerdore Caride , che prima ſi celebraua il facrificio di cento

buoi da huomini à cio ordinati , i quali nel veſtire & ne i coſtumi

rappre
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rappreſentauano huomini rozzi ; & ciaſcuno haueua ſopra la bis

ca camiſcia cinta yn a giubba ; haueuano la mano inſieme con la

fpalla , & la poppa deſtra ignuda & coli andaua ſchermendo con

vna ſcure dadue tagli in mano. I buoi erano tutti negri , di collo

robuſto & di corna acute ſemplici & dritte;luno de i quali era do

rato el'altro inghirlandato di corone di fiori , & haueuano il pas

lio che pendeua loro fin ſopra le ginocchia . Seguiua doppo que

fi vn'altra moltitudine di lacrifici, doue ogn'uno per maggiore

ornamento conduceua d'ogniſorte d'animali , à quali andauano

inanzi pifari e lampogne quali cominciaţrici & annunciatrici del

facrificio . Doppò gl'animali & ſuoi bifolci ſeguiuano le giouani

di Teſlaglia rutte riccamente ornate , con la veſte di ſopra diſain

ta e co' capelli fciolti ;, & erano diuiſe in due parti ,quelle che an

dauano inanzi, portauano panieri piena di fiori & di frutti , & le

altre pur panieri d'incenlo & d'odorate ſpeciarie, co ' qualitutto

il luoco empiuano di loaue odore :& coli portando queſti panie

ri in capo procedeuano ordinatamente in giro preſe in Gemne pec

mano, dimaniera che caminando carolauano, & cantauano in

Lieme le lodi di Pelco in formadi canzone . Quindi veniua vna

cópagnia di giouani co'l lor Signore à cauallo , i quali eranocin

quanta diờiliin due parti , & haueuano in mezzo Theagene con

vna lácia in mano li come principale nelle diuine cerimonie . Fuo,

ri del tempio di Diana vlciua la lacerdotella, veſtita come dirò più

baſſo tirata da due buoi ſopra vna ſedia poſta in vna carretta (co

perta da ogni parte ; equiui entrauano tutti nel tempio &doppa

Faite le cerimonie all'altare di Apolline Pithio da Teagene& can

taca la Canzone dalle vergini, con funeral pópa da alcuni li circa

daua di lapadi il monumento diNeoprolemo. E poi che i giouani

haueuano la terza volca riinolii caualli,le donne faceuano yn du

zo pianto,e gl'huominialzauano vn grido.pieno di allegrezza , &

in queſto i buoi gl'agnelli & i capretci s'uccideuano . Doue haué

do vn grandiſſimoaltare carico di gran copia di legna, vi mettera

no ſopra tuttel'eſtreme partide gl'animali vcciſi; & quindi il la

cerdote Caricle offeriua la ſacra beuanda ad Apolline ;& il prin

cipe preſa la facella della lacerdoteſſa , poneua fuoco nell'altare,

& in tanto che le fiáme aſcendeuano, il facerdote faceua le oracio

81, & dimandaua de i fatti à venire diTeagene; & queſto ſacrificio .

doppo quattro anni ſi coſtumaua. In generale habbiamo da lape

se che à i Dei celeſti G ſacrificauano vittime bianche , à i cerreitri

& inferi nere , ma à i cerceftri ſopra gl'altari, & à gl'inferi nelle ca

1
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we. AiDei acrei &acquei fi ſacrificauano volatili,maa glacquei

bianchi , & à gl'aerei'neri. A i terreftri & inferi li ſacrificauano

fe non quadrupedi e maſſime à i certeſtri. Non fi faceua ſacrifi

cio ad alcuno Dio , ſe non con le coſe à lui conuenienti , & ſecond

do il rito diquella religione. Onde nell'Holocauſtro la vittima

ficonfumaua nel fuoco , nell'imolacione ſi ſpargeua il ſangue ſa

lutare con cui s'otteneua la ſalute, nel pacifico fi cercaua d'orie

nere la pace , nella laudedi liberarsi da i mali &conſeguir de i be

hi , nelgratulatorio ſi riferiuano legratie , & coſi diſcorrendo no

gl'alrri . A Venere non ſi facrificauanomai altri animali che con

lombi o becchi con legna e ghirlandedifiori di Mirto . E ſecódo

che háno laſciato ſcritto gl'autori aritichi maſſime gl’Egitij i Gre

ci &i Romani, i quali kanno trattato de gl’arbori , delle herbe,

de i frutti , & de i fiori a ' Dei dedicati ; à Pallade ſi ſacrificaua la

Ciuetta & la Capra , à Giunone il Pavone & la pecora, à Nettuno

il Cigno& il cauallo, alla Dea Veſta l'ardea & il Leone,à Diana la

Cornice & la Cerua, à Marte il Pico & il Lupo , à Vulcano l'oca &

l'alino , à Cerere ilpallero & la porca . Coli de gl'arbori îi facri

ficaua 'co't inifto à Venere ,con l'vliua à Pallade , co'l lauro à Fe.

bo, con la quercia à Gioue , co'l Ginebro à Giunone, co'l pomo à

Cerere , co'l buffo à Vulcano , co'l cornaro à Marte , con la Palm

ma à Diana, co'l pino à Veſta , con l'vliuo à Nettuno , con la vite

á Bacco , con l'ellera e co'lCipreſſo à Plurone , & co'l narciſo alle

Furie infernali alle quali fi facrificauano le tortore . Circa gl'al

tari, alcuni erano mezzi forati co'l tramezzo piano , acciò che

vi ti porelle'accender lopra il fuoco , & nel forame li poteſſero

gettar le reliquie delle lacre bevande . Alcuni altri erano tutti

piani ,ma haucúano apprello vna patella ſopra vn ſcagno di ra

me'o d'oro per ſoſtenere ilfuoco; dei quali lenevlauano alcuni

più larghi, altri più ſtretti & altri tondi, ſecodo i minilteri a'qua

li erano deſtinati, taluolta ancora faceuanli i lacrifici ſolamente

ſopra i vali con dentro il fuoco ſoſtenuti da tre piedi fatti a gam

be & piedi di diuerſi animali , comediſerpi, leoni , capre , aqui

de, & cani . Et in molti altari vſauali di metterui ſopra l'Idolo le

uato in alto ſopra va piediſtallo . Era vſanza di Romani ne i la

crifici , come li vedenei Pili antichi , di portar le inſegne & ima

gini con le tendelle di ſotto , & quelle de gl'animali come delle

aquile , & ancora certe altre lauorare à vali con acceſo in cima ila

fuoco . Onde biſogna auuertirſi di fare intorno nelle mani di quel

li che ſono a ciò ordinati, libri ſacri, vali d'oro & d'argento , taz

ze ,
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ze, bacile , facelle ,lampadi,mazze , ſcuri , baltoni, verghe, fa

cre , ghirlande , coltelli, caffette di profumo , vaſi di fiori, corni

di copie, inſegne di Iperanza , di vittoria , di pace& fimili: ol.

tre di ciò fanciullini per pigliar certi auguri per furori, pifari, cor

ni , vaſetti piccioli , ceſti ,frondi d'arbori , à ciò appropriati , vc

celli, & animali daſacrificare. Etfinalmente li vogliono vedere

le genti in geſti, come già dilli , diuoti & ritenuti lenza ſtrepito

alcuno , ſc coli lo richiedeil ſacrificio . Et ſopra tutto li hanno

da moſtrar diſtinti i gradi di coloro chefannoi ſacrifici . Perche

in alcuni(come ſi èdetto ) entrano Principi & Re, in altri plebei ,

in altri Vergini , & in alırı meretrici. Ma perche troppo longo

ſarebbe il dichiarare le formedi tutti gl'alcci ſacrifici che reſtano

per potergli comporre; baſterà per hora di questi per eflempio de

gl'altri , i quali li potrāno conſeguire cdimoſtraroccorrendo per

le picture,li comehafatto ilmirabile Polidoro & Maturino quali

per tutte le facciate di Roma ſeguendo la maniera antica nelle tc

ite , nelle berre , ne' panni diuerfi , & in cucco quello che la naru

ra può concedere à vn corpo ; li come ha fatto anco ne i trionfi,

trofei & in diuerle figure che egli ha fatto , ſeguendo la bellezza

della manicra antica . Ma tornando à ſacrifici,non laſcierò di dir

queſto ,che gl’Egiti, haueuano appreſſo di loro leicento lei forti

di ſacrifici, i quali haueuano attribuiti a ciaſcuna ſtella e pianeta

co' loro particolari animali ; chediceuano participare di quella

mente diuina , a ch'ordinauano il ſacrificio , li come di ſopra hd

accennato di alcune. Et appreſſo Greci, Romani & altripopoli

erano altre ſorti di ſacrifici, i quali ſi chiamauano Agonali , Da

pli , Eareacioni ,Hecatombe,Hoſtic, Hiacitij, Armiluſtri , lanua

11 , Lucali , Lupercali , Amnichi , Nouendiali , Noctiluci , Pala

tiali , Paſtilari, Populari, Proturni, Scenofegie; Solitaurali, Sca

ti , Rubigali, Fontanele , Orni , Parentati Inferie , Conſuali,Lam

pteri , Amburbi, Amburnali , Vinali, Thij , Holocauſtoma,Or

gi, Latials, Dianataurici , Baccannali ,Triecerici, Liberali,Coci.

žij, Cercali,Theſmofori, Adonei, Theonij , Lametali , Opali ,

Palilo , Quirinati, Veturnuali , Ginctij , Pamithei,.Quinqua

uri , Diapali, Diafij, Hormi , Homei , Nemci , Mihiaci , & Pa

logigi, dei quali balterà hauere accennatii nomi per non an

dar in infinito ,

1
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Compoſitione ditrionfi. Cap. XLII.
.

Oncioſia che ſempre a' pittori ricchi & copioli d'inuenti
oniche

hanno lemani pronte al dilegno , li comeeſperti & ben intens

denti dell'arte , non meno di qual altra (i voglia vera compoſicio

ne fia piacciata quella dei trionfi, come li vede per
alcuni dile.

gni , & fragmenti d'alcuni , & per molte opere d'altri , qual è il

trionfo di Celare d'Andrea Mantegna in Mantoua , quello di Fu.

rio Camillo nella Sala del Conſiglio di Fiorenza del Salviati,quel

lo di Bacco inRoma di DanielloRicciarelli, & vn'altro di Bacco &

di Sileno in Ferrara di Titiano , & parimenti vno del ſuo maeſtro

Giouanni fratello di Gencile Bellino , e molti di Polidoro &Ma.

turine in Roma in diuerſe facciate : però non vogliomancare di

preſcriuere alcun'ordine del comporgli . Ec à cio più perfeccamé

te fare ſarà meſtiero ripetendo la coſa vn poco più altainente,dire,

d'onde hauelle origine il trionfare , à qual fine foſſe inſtituito,co

me &in qual forma fi diſponeffero i trionfi, & come vadano có ..

poſti ſecondo le hiſtorie di ſpoglie di trofei & di nationi vinte, co

li ne i trionfi de gl’huomini comede i Dei . Scriuono Diodoro ,

Plinio , & Solino che l'vſo del trió farede inimici fù ordinato dal

padre Libero , dimandato altrimenti Bacco . Impero che carico

di ſpoglie didiuerſi popoli trionfo , mallime de gl'Indi, di Pen

teoRe , &di Licurgo, facendo ſi vedere ſopra vn belliſſimo Elefan .

te , quando tornò vincitore dell'India ; doue curtigridauano,c po

teuano rimproucrare i viti del crionfatore coronato d'vnaghidlá

da d'ellera , ch'egli primieramenteall'ora cominciò a teffere per.

farne corona . Onde Aleſſandro Magno imitandolo , quando ri

tornò vincitore dall'India uolle che tutto il ſuo eſercito li coro

nale di cotal fronda . Ma perche Bacco trionfè diuerſamente, vi

fi hà partitamente d'auuertire: Concioſia che quádo li finge trio

fando in habico feminile , come dice Filoſtrato ,
andare da Ariad

na , con bella veſte purpurea coronato di roſe , vi li hanno dame

tere intorno femine ardite, & feroci , vaghe Ninfe , Sileni, Sati

ri , Siluani, i quali come ſcriue Strabone crano i miniſtri& fegua

ci ſuoi. Queſto trionfo li chiamaua il choro , e la compagnia di

Ariadna chetutta andaua ſeguitando il Dio con lodi licte , como

fi legge appreſſo Catullo

Andanano ſcuotendo i verdi tirſi

Alcuni , & altri le ſquarciate membra

cb vitello portauano , vna parte

Con
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Con ritorti ſerpenti ſi cingera ,

Et una parte nelle caue ceſte

Portando celebrana i beimisteri ,

1-misteri da gl’empi in danno cerchi .

Chi percotena con le aperte palme

: - I vifonanti timpani; o con verga

· Dirame facea lieve e picciol ſuono

E chi facena l'aria rimbombare

Con ſtrideuoli corni , e facean molti

Delle Straniere tibie odir il canto .

Fra le coſe ſue ſacre portauano il criuello in queſte maniere di trion

fi allegri & di pace. Scriuc Diodoro che Bacco fi rappreſentaua

con belleveſti, inolli e delicate catre dipinte à fiori . Il ſuo carro

era circondato & coperto di viti come Icriue Statio , &era tirato

da due Tigri ſparſi di vino con le briglie à moftacci; dall’una par

te & dall'altra vierano le Pantere , & le fine ninfe Baccanti hauc

uano intorno pelli di volpi , di pantere , & di Tigri portando in

mano il Tirſo , & ſpargendo i crini al vento cinti taluolta di ghir

lande d'ellera e talvolta di bianca pioppa . Souente anco gl'orna

uano ilcarro , lo ſcudo , l'hafte & gl'altari di ghirlande ,Oraini

di foglie difico , delle quali per lo più Bacco li coronaua ne igior

niche allegramente trionfaua, & foleua moſtrarfi nella veſte Baf

ſarea alla foggia diLidia, comeho detto altroue. Cocali hanno

da eſſere rappreſentatii trionfi di Bacco allegro & amator di pa

ce , con le circonſtanze che conuenientemente gli poſſono appar

tenere . Ma nei trionfi di guerra & di vittorie hà da condurrene

mici vinti in trionfo, prigioni con le ſpoglic & armi lorc,& in ſom

ma ha'l pittore di procedere del tutto diuerfamenre . In tutti i

luochi però ha da eſſere moſtrato bello , ſuelto , & di meinbra bé

difpofte, non come molti fanno maſſime i Barbari groſſo e grailo ; .

perſuadendoli che egli ſia ebro come lono loro perauuentura.

Queſto vſo di trionfare doppo Bacco diſubito appreſſo molti po

poli cominciò à frequentarfi. Onde gl'Imperatori Cartagineſi

haucado bene condotto l'eſſercito erano ſoliti trionfare. Pero di

ce Giuſtino , che Aſdrubale ferito rinonciando l'Imperio al fratel

lo Amilcare , haueua già trionfato quattro volte . Appreſſo i Ro.

manı è noto che coral vſo di trionfare venne in canta riputationc

che in ciò auanzarono turce l'alori nationi . Perciò che da princi

pio Romulo fondator di Roma , comeſcriue Dioniſio , primo di

iutu ſuperato Acrone Rede i Ceninenli, entrò nella Circe ', coro .

nato
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pato di lauro , tirato da quattro caualli,& conſecrò à Gioue Fo

retrio le ſpoglie nemiche. Creſcendo poi di tempo in tempo lo

fo , ſcriuono Livio & Plutarcho , che Furio Camillo trionfò low

pra vn carro dorato tirato da candidiſſimi caualli, e ſecondo Pli

nio trionfo dipinto diminio ; il qual vſo paſsò poi á gl'altri trion

fanti . Di ciò parlando Gellio ſcriue che'l trionfatore s'ornaua il

capo d'una corona d'oro , i prigioni carichi di catene leguiuano

il carra, & precedendo il Senato aſcendeuano' nel Capitolio , & la

crificato nel tempio di Gioue vn bianco toro , à caſa ritornauano.

Era ancora apprelfo Romani vn'altro modo di trionfare men ſom

lenne, chepropriamente ſi dimandaua ouatione ; per cioche(co

me dice Plutarco nella vita di Marcello ) vi ſi facrificaua vna peco

ia . , Quelto trionfatore divili nemici , occiditor dipochi, & fpac

gitore dipoco langue, ſecondo Plinio , li coronaua dimirto, an

daua à cauallo ſeguito da ſoldati fino in Campidoglio oue li ſacri

ficaua la pecora . Mai Lacedemoni per nó racere queſta altrama

niera ditrionfo , riferente Plutarco , altrimenti vlauano . Con

ciolia che hauendo con inganno compito vua guerra , ſacrificaua

no vn coro , ma ſe con armi& uera forza vn gallo . Ora ſeguen

do de gl'Ouanti , Matſurio Sabino citato da Gellio dice che anda

uano à pieds, ſeguitatida ſoldati e da tutto ilSenato . Il primo

che trionfando in queſto modo , entraſſe in Roma , ſcriue Plinio

che fù Poſtumio Tuberto . Le corone de i trionfanti in ogni tem

po furono ſempre di lauro, & de gli Quanti come ho detto di mir

io . Ne' trionh colui che prima era aſceſo ſopra le mura o che

prima era entrato combattendo negl'alloggiamenti dei nemici,

L ornaua d'una corona detta Caſtrenſe; chiprimaera falcato nel

le naui nemiche riportaua vna corona che si chiamaua nauale.lu

na & l'altra era d'oro & era donata loro dall'Imperatore trionfan

te , in legno dell'impreſa che haueuano fatto . Eraui la corona

oſidionale che ſi donaua à quel.Capitano che haueua liberato

dall'aſſedio o Città , o campo di luoi, & era di gramigna . La co

cona ciuile era di colui che in guerra hauea faluato un cittadino

dalla morte , la qual gli veniua donata da chi era ſtato faluato , &

quercia in legno ch'egli hauea poſto à riſchio la vita per

lui. Molte ne riportò Coriolano, come ſi legge nella ſua vita, 6

come di tutte le altre , per le illustri ſuc viri. Queſto ulo di co

sonare i cittadini , ſecondo Valerio , fù prima introdotto da gl'A

thenieli per accreſcere maggiormente in loro & accendere la vir

tù . Quanto alla forma deitrionfi , rifericò per eſſempio di tutti

era di

gli
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gl'altri che ſi celebravan da Romani õllo di Paolo Emilio fi come

lo deſcriue nella ſua vita Plutarco . Il popolo Romano era ueſti

to tutto diuefti bianche , & s'era adunato ne i Theacri equeſtri,

chiamati da lui archi , & in certi altri lochi fatti per queſto incor

no al forodilegnami , & in molti altri lochi di Roma, per li qua

li haueua à pallare Emilio ,per uedere il trionfo . Tutti i templi

di Romaerano pieni de ghirlande & di Coaui odori , e gran mol

titudine di certiminiftri cheportavano in mano bacchette sgom

brauano le genti delle ſtrade , accioche reſtaile libera & ſpedita la

uia per il trionfo che fù celebrato con tanto concorſo che à peua

baſtòun giorno al pallare de i ſegni militari , delle tavole dipinte,

& delle ſtatoue di marmo che furono portate ſopra ducento cin

quanta carti:e'l lecondo giorno furono portate lopra i carri mede

limamente le belliflime & ornatiflime arme dei Macedoni ch'era

no di ferro ſplendido & polito & in tal modo facte che quella vit

toria pareua acquittata più preſto per fortuna che per altro , cið

erano elmi,fcudi, corazze , Tchiniere ,& certi altri ſcudi piccioli

& rotondi , i quali loleuano uſare i Cretenſi, certe allie arme di

quelli di Thracia , carcaſſi, frenidi caualli, ſpade nude , & certe

armi che li chiamano ſarille , coſi ordinate che quelli che le ha

ueano acquiſtate ancor le riguardauano con paura . Doppol'ar

me lcguitauano trè mille huomini i quali porcauano medaglie di

argento in ţrecenro cinquanta uaſi, ch'erano ciaſcuno di tre talen

a , & erano portati da quattro huomini . Gl'alırı portauano uali

d'argento tazze, boccalı & calici ornatiſſimi, & digran pelo . Il

terzo giorno allo ſpuntar dell'Aurora in prima cóparironoi tró

beti, luonádo nó loaue ouer piaceuole ſuono ma horrido & mili

tare. Doppo loro erano menali cenio & venti boni con corna do

rate ornate difronde&di certe ghirlande, da alcuni giouanetti

accinti in modo come ſe uolellero fare il lacrificio; & alcuni altri

mammoli portauano certe patene d'oro& d'argento che nel facri

ficio s'ulauano . Veniuano dietro coſtoro quelli che portauano

le medaglie d'oro ne i uaſi di tre talenti , come di quelli d'argen

to babbiam detto . Queſti uali furono ottanta trè,doppo i quali

feguiuano coloro che portauano un boccal d'oro fatto da Emilio

didiece talenti , tutto ricamato di pietre pretiole . Et oltre queſti

ueniuano quelliche portauano i uaſi d'oro di Perſeo , d'Antigo

di Seleuco & di Therida. Quindi procedeua il carro di Per

feo & le fuearme & lopra loro la Tua corona ; & doppo alquanto

fpacio erano menadi figliuoli di Perſco accópagnati da una mol

titudine

1

1
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titadine di loro balij & maeſtri iquali piangendo ftendeano le me

ni verſo i Cittadini Romani inſegnando afare il medeſimo ad eſs

fanciulli ch'erano tre,due maſchi, &vna femina,che per la tenera

età nó poteuano conoſcer la lor fortuna, tutto che cómoueſsero à

Miſericordia tutto'l popolo li che ſi uidero molera getrar lagrime.

Emétre paſſarono loro ognicoſa fu piena di dolore inſieme e di le

utia . Desſeo doppo queiti ſeguitaua veſtito di negro in piedi por

tando le pianelleſecondo il coſtume della ſua patria, & per la gran

dezza dei luoi mali andava d'ogni coſa paurolo& molto concur

bato nella mente fua, & dietro lui veniua la melta moltitudine de'

fuoi famigliaci & amici riguardando lui con gran compaſſione &

con gran pianti , per modo che molti dei Romani erano con tres

tiper pierà à lagrimare. Succedeuano le corone d'oro le quali le

Città di Grecia haueuano date ad Emilio, in premio della ſua vic

tù , le qual erano in numeroquattrocéro . E doppo ſeguitauaEmi

lio in vno carro ornatiflimo huomo veramente che olcra la pom

pa& la gloria di quel trionfo di Macedonia có la maeſtà della ſua

preſenza hauerebbe datoſommo piacere à ciaſcuno che lo hauel

fe veduto . Andaua veſtito con una porpora ricamata & teſſuta

co oro , & portaua in mano una palmadilauro ; & fimilmente le

fue géti d'arme portavano in mano vn ramo di lauro ; & fecondo

Fordine delle legionidelle ſquadre, & delle côpagnie andauan ap

preſſo al carro d'Emilio, cantádo tutti in vecli in lor lingua le lodi

fue. Dalla forma di qſto trionfo per nó eller in ciò troppo diffuſo

li potrà come dilli cauare in generale il modo di componere qua

lunque altro trionfo ; awuertendo ſolamente in particolare à icon

fumi de i vinti, & le coſe principali ch'erano appreſſo diloro , le

quali hannoſopra tutto d'etlererappreſentate nel trionfo ; come

in quello dell'antico Tarquinio liuidero le ſpoglie acquiſtate da

nemici , & in quelli di Pompeo le ſpoglie de i pirati, di Mitridate

di Ariſtobolo, & di Tigrane con magior fafto, & pompa, che fof

fero ſtati mai prima celebrati altri trionfi, Imperò chefurono

come racconta Plinio , le ſtatue d'argento , di Fanace Rè di Pon

co , & di Mitridace liio padre , le carrette d'oro , & d'argento , va

vafo d'oro con due gemme grandiſsime, una Luna d'oro di 39 .

pel cre letti d'oro con pietre precioſe , trè ſtendardi d'oro, trenta

tre corone d'oro parimente diſtinte di gemme, vnmonte d'org

quadro con Cerui , Leoni, & Pomid'ogni ſorte , cauole , & tauon

glieri di pietre precioſe . Eraui , ſecondo Plutarco nella ſua vita,

tutte le prouincic , Città, & Caſtelli in figura , le quali egli hauge
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uaacquiſtate ſopra rayole , & anco ſecondo l'vſo di qaci tempidi

ballo rilieuo e d'oro d'argento portateſopra baſtoni ;& dopo la

guirono iRè, & le Regine prigioni. Onde fi può comprendere

quanto diuerfi fiano tra di loro i trionfi , atteſo che ſi legge anco

ra che i trionfi di Ceſare dei quali ne otenne quattro in vn meſe

furono tutti diuerfi I'vno da l'altro , ſecondo che le nationida lui

tuperateerano diuerſc , & varie, & comparue ſemprecoronato di

fauro con vn ramo diquellonelladeſtra mano. Colileggendo fi

trouera deitrionfi d'Ottauio, & di tutti gli altri. Er chivuole ſa

pere più accuramente di queſti trionfi veggane gli archi trionfali,

&nelle altre anticaglie diRoma, doue vederàlaſuperbaforma

delle carrette diſcoperte , & parimente nerouerſci delle medaglie

antiche, & de gli inſtrumenti ſopra quali ſi portauano le armi, &

1 Trofei; li come ha oſſeruato Giulio Romano il gran diſegnato

re , il Rollo , Perino del Vaga, il Bologna,LucaCangiaſo, &Car

lo Vrbino tutti degni inuentori di tali trionfi bellici. Dei quali

l'Vrbino ne ha dilegnato cótinuando l'vno a l'altro variatamente

più di cento pezzi , doue fi veggono tarte le ricchezze che biſo

gnano in ciò al pittore , coli dihabiti comediuaſi, arme , inſtro

menti,&di tutto al reſto che ſi vſaua trionfandoda gli antichi , &

anchora de i prigioni,& ſchiaui chein tali criófi fi rapprelentano.

Non reſtarò di nominar qlli, oltre agl’alori de quali dipinle,Laza

ro Caluo'in Genoua,ſopra la facciata d'Antonio d'Oriali qualiſo

no de li migliori che egli gia mai rappreſentare. Hauendo fin qui

decco tanto chebaſta circa à i trionfi bellici dei Romani; & d'altre

nationi, per vna regola generale, con la quale turcigl'altrı fi polla

nocomporredi qualunque ſorte fi voglia, cgli di ha da ſapere,che

volédoli moſtrar un trionfo di qual Dio Givoglianominatodall'an

tichità , li come nel Capitolo degli animali ſidira , egli G hanno

da conſiderare tutte le coſe che gli ſotto giacciono,e quelleaccom

modare al trionfo ; come per ellem pio veſtire,& ornare il trion.

fatore di ueſtimenti colori , & forme conuenienti a lui , òmelan

colice , ò allegre ſecondo la natura ſua, dargli la corona, & le fron

di del ſuoarbore,& coſi di circoſtanti,& à gli animali, che tirano

il Carro, &rappreſentar' le naturedelle gentà lui ſocco poſte per

qualche effetto , come i gran prigioni auanti al carro , i quali ti

diminuiſcono andando auanti , & coli le ſue ſtagioni, miniſtri ,

inſtromenti , coſi offenſiui comeper vlo , & dileto ; & ſeguendo

comporre il carro del ſuo metallo èlegno, ornarlo delle ſuepie

sre, & paciments in lui, & nc i miniſtri eſprimere geſti, & attiap

propriati.
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propriati. Conla qual norma li poſſono formari trionfi non ſo

Tamente de i Dei de gentili, ma dellamorte , della vita ,delle vic .

tù, de i vitij ,& diciò che fi vuole, anco della religione noſtra , co

me fece Titiano quello della fede , doue depinfe i patriarchi , &

profeti , le Sibille del teſtamento vecchio ,& in mezo Chriſto af

filo portato in alto da quattro dottori della Chieſa con vno iten

dardo inmano tirato da gľanimali Euangelici , & auanti lui tutti

gl'altri ſanti delteſtamento nuouo . Coli li poſſono fare i : trionſ

de gl'huomini famoſi moderni, come fece Alberto Durero pitto

re quello di Maffimiliano Imperatore auo di Carlo Quinto doue:

lo fà trionfare delle virtù , le quali egli poffedeua,& delle qualità

che fi appartengono à vn vero Imperatore . Qyiuila Ragione:..

guidailcarro.con molti - Gaualli di due à duecon le virtù a lui deſtir

nateche gli tengono . Sopra il carro . viſono diuerfedonne che

tengono le corone dell'Imperatore co' luoi nomi, dei quali per

cheuen'è vn diſegno largo diece fogli tagliato in legno diſuamai

no,non karò à farne qui mentione : perche anch'io l'hebbicon

artte le altre carte tagliate in legno in ferro & in rame de gl'alui

& balli Germani, & ancora quelle de gl'Italiani & maſſime le prin

cipali che veniuano adeſſere circa à quattro mille . Mà veniamo

alla porta d'Alberto Darero ,cioè la trionfale dell'honore dele

fo -Imperatore , doue egli ſiede in : trono con tutti i ſuoi membri

deſtinati all'intelligenza degl'aniwaliquiui poſti. Segurtano tut

te le prouincie & dominijſuoi, & le guerre principali ch'egli fe

ce concutrc.le fue virtù . Et perche queſta carta è di quarantafo

gli imperiali, ſi che ogni coſa vi è minutiſſimamente eſpreſſa;bé...

che di raro:ſi troui, non mi ſtaro à diftendere più . Pietro diColi

mo ancorapirror Fiorentino fece il trionfo della mortetirato dai

due bufalicon diuerſi ſepolcri, che G apriuano ſopra il carro ; 80.

la Morte convnoſtendardo in mano nero, & .doppo ler diuerf.ca

ualli magri,conhuomini ſopra fimili alla morte ; delqual ne raz,

giona il Vaſari nella ſua vita , intiemeco'l trionfo diCarloQyin .

La di Franceſca Valefio ,del gran Duca Coſmos&di molti alicia.

$

Compoſitione di Trofei Cap: xLIIT..

I che prede vittorioleriportate da nemici,s'intendono per qualu:

que cofa di valore& conto , coſt per artificio come per valuta,bek.

bezmdi, & bontà che li polla imaginare. Però no itrionfi-ſeconda
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de loro conuenienze crano diftribuiti , & accompagnati da glºan

tichi,al cui efſempio douendo ancora noifar di loro compofitio

ne,biſogna primieramente riguardare alla qualitàloro conciofia

che non eflendoeglino altro che ſegni & notitie eſpreffe delle co

Seottenute, ſono conſequentemente ancora dimoſtrationi delle

cole ſecondo la natura loro . Onde vediamoche gl'antichi gli há

no portati nei trionfi per ſegno della maniera & qualicà della vit

coria hauora ; & doppo offertigli à i Dei per le gratic da loro im

petrate. Et vediamoanco chenon offeriero giamai Trofei belli

ci à Diana, ne à Venete,mà a Marte,Bellona ,& à Gioue Feretrio ,

come fece Romolo le ſchiniere, elmi,fcudi, & fpade acquiſtate da

Jui glorioſamente in battaglia.Ma a Diana in legno di caccia , è

di caftita ,erano preſentate corna di cerui,archi e faretre ; à Vene

re lpechi, vali, & ſimili, che non occorre quiui raccontare ad uno,

ad uno, baftando ſolamente d'auuercire , che ſecondo le gratie di

mandate ne i ſacrifici à iDei , le ſpoglie à loro conuenienti fe gli

ſpettauano . Eteſſendo le gratie diuerle, diuerfi erano anco i Dei ,

i qualidagli antichi fuperftitiofi eranopropoſti ciaſcunoà qual.

che arte ,ſecondo che ella pareua hauere con loro particolarecon

uenienza . Ec cohi in quelle arti nelle quali ciaſcun Dio era ftima

to hauerpotenza & dominio ,da lui G ricorreua à dimandar le gra

tie , & ottenutele,ſe gli appendeuano per trofei quelle coſe le qua

licon gl'ittromentidelarte del Dio, li erano acquiſtate, ò uinte.

Si che non ſi porrebbe per trofeo d'una vittoria ottenuta nel ſuo

Dare un leuto , una Ipada, mà fi bene un altro fimile inſtromen

10 , per la conuenienza che tutti due hanno inſieme nell'arte ,

per la qual s'intende la gratia dimandata . Onde à Marte fi de

dicauano le arme conquiſtate da i ſuoi fauoreuoli, con altre ar

me , appendendole al tempio , & l'armi acquiſtate per vendetta à

Gioue vendicatore erano lacre: perilche ſi comprende che lecon

do che i Dei,le arti, & gl'iſtromenti ſono diuerfi,conſequentemen

te diuerli debbono ellere i trofei,comedella Muſica cimbali,crom

be,timpani,lırc,& fimili; perciò che có queſti la mulica: & la gra

ria delle mule ſi diffunde;diguerra arme, ſcudi , lancie, & ſpade,

{ enza le quali non ſi potrebbe guerreggiare; d'Aſtrologia sfere, &

quadranti, di Geometria, quadri,trigoni,pentagoni,Iquadre, ſelte

& circoli; di fabri martelli , ancudini, fuochi, & limili , dati alla

fucina di Vulcano ; della Caccia reti,lacci,freccie,archi, facetre , &

altri ordini ,atırıbuiri à Diana ; & vali, géme, pro, & cole pretioſe

àGiunone Dea delle richezze, & à Pomona tutte le ſorti di frutti

le gli



SEST O.

VI

10,

feliconueniñano , & cofi diſcorendo per le altre arti de iſuoiina

itromcntili formano i trofei . Oltre di ciò li hanno da uſare co

ragionein quei luoghidoue conuengono . Nel che etrano molti ,

chein hiſtoric religiofein certi fpati cacciano trofei di boccali ,

pentole , ſpiedi,ſcudi ,& fimili coſe ripugnanti alla qualità del

loco . Perciò che quiui conucngonoſolamente di quei iſtromen

ti che fi uſano nella religionc, licome calici , bacile , & fimili;

fra gli ornamenti di guerra :,& ne i lauoridelle arme, nelle cela

te, negli ſcudi, {pade& fimili, non ſi vuol ueder altro che trofei

dimomentibellici , ne ui quadrano ſerpi; leoni , arpie , òanco

come alcuni fanno tette d'Angeli, & inſtromenti di muſica .

Er queſta ragione fi hà da offeruar per tutto : perciò ch'ella è uera

& ficura delcomporre i trofci, & diſporgli doue uanno . Mà cic

ca al comporgli-inſieme fà miſtiero auuertire, che non cute ſi

potſono fare inſiemeper tutto '; perciò che gl'inſtromenti di relis

gionenon fi pollono accompagnare con quelli della guerra in

alcun modo, ne queſti nelle hittorio religioſe, cioè à dire che per

ornamenti di pianete, mitre , ricami di tauole, & capelle , non ſi

pollono uſare in ſtromenti bellici,ne per ornamenti di guerra in

îtromenti,religiofi . Nel reſto gl'inttiomenti muſicali li accom

pagnano con religioſi più che tutti gli altri , ma non quelli de i

frutti, foglie, & fiori per eſſeretrofei Satirici& allegri; con libel

lici, quelli della caccia;i geometrici,con quelli de i piccori,ſculto.

risfabri,architetti, cofmografi,& limili. Mà qua nto appartiene al

modo di comporgli & leuargli in alto per quadr i , fregi,ò (patij, fi

hà da far che leinpre e maſſime nelle armi, vn'alta per eſſempio , o

tronco habbia forza & toftenti tutti i trofei , paſſandogli dritto

per il mezzo, piantata in terra , è comepiù viene à taglio . Et per

dar bella forma al trofeo, formádolo in gaifa d'huomo ſi põgano

in cima dell'aſta la celata có le piume di Topra,e di ſottola coraza

con la camiſcia che uada fino alle ginochia, al trauerſo delle ſpal

leil mantello; & al petto militare legato una medaglia, ò maſche

Ta,ò groppo ſopra una ſpalla , dalla deſtra & ſiniſtra in loco delle

braccia , liano attaccati gli ſcudi, & le rarche ; frà 'quelle dall'una

parte della teſta ,ouer elmolaglia in fu 1l -curcatlo con dentrole

freccie, & dall'altra una arma lunga , come inczza alabarda. Giù

nel fondo del trofeo li glı faranno le gambiere,ſpade,& ſimili or

namenti da guerra . Er à fin che queſti trofeifi compartano fopra

diuerfi rronchi, li farà che le ſue parti cóuengano inſieme nel mo

do fopradetto. Hora per oſſeruare quelto ordite,f& belle forme di
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trofei, ferà di neceſſitàdiſponere ſempre i principali & mettergli

in viſtaſi comegrandi,& di piùmaeſta& bellezaa ; & àquellida

re il carico de gľaltri più piccioli conformandoG ſemprea quelli

degli antichi, che li ueggono per tucra Roma, & malime a quelli

che li nominano i trofei di Mario . Conciolia che gliantichi

hanno occupato tutto il belloche la pareya imaginare in queſt'ar

te, li come hanno occupato in tutte le altre . Ec le alcuno dei mo .

derni è ſtatto cheperfettamente doppò gl'antichi l'habbi inteſo ,

quelli ſenza dubbio ſono ſtati Polidoro,Maturina , & il Soncino,

che veramente egli èmaraviglia à uedere con quant’arteeglino

habbiano diſpoſto i loro trofet. Vołendo adunque pereffempio

rappreſentar Roma, è la vittoria ſopra trofei , ella li facà affila ro

pra corazze fcudi celate & fimili ; poi s'ornerà incorno , &archi

rà d'altri trofei. Er ciò s'intêde ná lolamente de i trofei bellici, má

generalmente di tucti gli altri; percioche in cucci ſi ricerca eguak

mente inſuo grado la lua bellezza, la qual non ui puo efferedoue

non ſitrouano le coſecompoſte,fecondogli auueccimenti dati..

Et però bifogna procedere con ragione, & amuertenza,percioche

il tutto riulcirà con facilità grandiſſima, temperando la noia

della patienza col diletto del operare prudentemente . Dietco.de

queſti,i vecchi &moderni piccoriſonoſtati ſoliti comporremazo

zi di diuerſi frutti,hori, & frondi, & porgli ne gli ornamenti in lo

co di trofes; parendo loro cheſiano in certa maniera trofei di Ce

rere,di Flora, di Bacco , & di Pomona . Il cheè frequencarohog

gimairantoche ſenza diſtincioneè vſato ,non ſolo per ornamenti

dimaſchere d'hiſtorie,di portici, & di loggic , màanconetempli

intorno alle figure ſacre, ne gli ornamentidelle capelle, come gia

difſi, &ancora ne i pilaſtri facu ndogli girare intorno fanciulli , &

Angeli , & appicando ne gli Angeli & luoieſtremi faccie di Cha

rubini . Mà le gli antichihanno vlaco queſta forte di teoſeivani ,

& lafciui, l'hanno uſato intorno à Satiri, meretrici, e maſcheroni

di Fauni laſciui, e non nelle hiſtorie & templidi Gioue,diPallade,

& di Veſta . Pur è paffaroà noſtri tempi , come pur hora diceua ,

tanto inanzi queſto ulo , che nonè luoco che non s'imbratti di

tali trofei , à granſcorno dei giudicij corrotti dei noſtri moder

ni , &maggior uanto degli antichi, che con tanta ragione , &

aceorgiinenco procedevano in ogni minutezza , con quanta nelle:

coſe più importáti, e diqui ne nafceua l'armonia del diſegno che

piùper coſi dire dilectaua che la naturaiſteſſa ; perche queſta 80

quella nanno diſpoſti con prudenza , e non con confulione .

Icran
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Itrofei bellici adunquedoppo la morte dei trionfatori erano per

immortalicà loro ſacrati ne gliſcudi per le vittorie acquiſtate ; &

intorno à i fuoi ritratti & le ſpoglie acquiſtare in guerra da ne.

mici, li appendeu ano nellecale loro , d'onde mai più non ſi leua

uano perche ciò era vierato anco a quelli che comprauano la caſa

o palazzo , ad honore di chiacquiſtate le hauca : Onde grande

obligo a Romani, ( li come dice Plinio )debbiamo haacre,per le

immortalità tanto cenute care :

H

Compoſisione degliedifici in generale . Cap. XLIIII.

Auendo trattato delle compofitioni dei corpi delle hiſtoric

in generale & in particolare, & parimenti delle cole appar

renenti a loro ;neceſſaria coſa é che degli edifici neceſſarij ad

eſſe hiſtorie ad ogni modo li ragioni: perciò che alcuna pittura

non ſi può ben ordinare ſenza la cognitione dell'edificio ,cofilper

il loco doue s'hà da fare, come per l'edificio che li ricerca alla

hiſtoria che ſi finge, 6 come ſuo fondamento,& ſoſtegno La co

politione adunque degli edifici è di molte maniere , ellendo loro

druifi ſecondo ivari popoli & le diuerſe nationi : onde n'è nata

ancora la diverſità degli ordini d'architettura, li che il mododi

fabricare ruſticamente e forte è chiamato Toſcano, & con manco

ruſtichezza, non però maggiorornamento , Dorico;il fabricar mę

diocre ncmoltoornato ,ncmolto ruftico,lonico ; & l'edificar con

delitic,bellezza, & ornamento è chiamato Corinthio, con leggie

rezza però fi che non habbia à ſoſtenere peſi , come le galiere,& i

più alti cdifici, co’quali ordini li compongano tutti gli edifici che

li poſſono imaginare. Mà conuicue poi farne ſcelta giudicioſa

mente, accommodandone hor uno & hor un altro , ſecondo che

ricerca lo ſtato ,& la conditione delle genti. Percioche ben poſſia

mo conoſcere che à Contadini, & limili genti rozze non conuer

rebbero edifici ned'ornamento,ne di proportione Corinthia , ne

manco à gente pouera & humile , mà lolamentedipuri' parea, &

pilaſtri fermi, & fineſtrati baſi , & coli creſcendo di mano in ma

no fino alpalazzo regale delprincipe, con tutti gli ornamenti già

detti degli ordini,& à i ſacri templi tuttauia diuerſamente ſecon

go le qualità loro. Et queſteauuertenze il pittorehà d'hauere ad

ogn' hora innanzi a gli occhi , accioche lappi ſecondo cotali ore

dini giudicioſamentediſtribuire alle gentigli edifici. Ma non ſtam

çò quiuia dichiarare particolarmente le compofitioni di ciaſcuno
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ordino, baſtando ſolamente in qnéſto loco auuertire,comel hab

biano tra loro à comporre ſecondo i luachi & ftati delle perfoné.

Il che certo non li potrebbefareſenza l'hiſtoria appreffo perciò

che quius G può conoſcere doue ſuricerchinoedifici per non ſcor

rere à fare un edificio belliſſimo per eſſempio la doue encrò Ange

lica con Medora ferito, eſſendo una picciola grotta è capanna : &

coh al tempo di Grecinon fingere ordine compofico;non eſſendo

però ancora ſtato introdoto ; ne manco capprefentare nelle hiſto:

ric che ſi leggono auanti il diluuio palazzi & templi alla Greca , o

Romana; nedeſcriuendo la guerra diGelare, & Pompco in Tof

faglia fingere di lontano la torre di Babelle , ne in Tartaria doue

habitanoſopra icacri introdurrepalcune guerreloropirainidī, T

Città , ò Caltelli alla Italiana ; ne ancora dipingendo te preſe, 8c

touine di Roma , farui cafe alla Gepinana , & fimili (conuenieuo

lezze , came ſi troua nell'architexcusa d'Alberca Durero della

quale ne ha parte leualeuaco Lambetro Lombardo ; ma fempre in

tutti i luochi uanno fattigli edifici accommodatiſecondo il loto

uſo & maniera . Ne ui ci hàda miſchiar alcuno de gli altri, mà

rappreſentargli compoſti de i membri' ſuoi particolari, che coli

apprello chiintende le differenze loro , farannoli conuenienti,

come ancora riuſciranno conuenienti al grado, & ftato della gen

te à cui l'edificio fi uuol attribuire , non laſciando adietro le ra

gioni delle antiche ſcene ,le quali eſſendo ditre forti ; diuerfa

mente ſi preparano ſecondo il grado de i perfunagi cheda gthib

ftrioni hanno da eſſere rappreſentati : La Comica doue 'ti tap

preſentano attioni di priuati, come di mercanti S cittadini la

prepara di caſe medelimamente priuate i. La Tragica doue le

Fappreſentano fatti di grand’huomini, ricerca palagi , & fabçi ?

che da Re, & gran Principi . Nella terza fcéna detta Satirica ,

doue ſu rappreſencauano Sacire , li vedevano ( comedice Vittri

uio parlando di loro ) arbori , falli , colli , monei , herbe , fiori ,

fonti, capanue , cugurij., conuenienti alla ruſtichezza delle gen

ci cheui s'introducono . Dalche fi puo comprendere con quante

fagioni e couliderationigli antichiprocedettero nelle operetorog

le quali ſe foſſero oſſervare diligentemente da i pittori del tempo

noitra , non ſi uederebbero per le picture loro ne i remplidoue

Chriſto nacque colóne ebaſi(pezzate, come dhe iui'folle Ataro ale

cun palazzo Romano, òGreco,elfeudo un prelepio , & vnluogo:do

beſtie ,ne comealtrouehodetto ,doue Chrifto fa l'ulciina-cena co

gliApoſtoli un edificio ornato di colonne & d'altriornamentiz

come
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come fe foſſe un palazzo reale, chepur 'era una cala humile , fi

come ancora era la caſa doue la Vergine Maria fu annunciata dal

Angelo, la quale dainolci: pittori però fingeli adornata di molti

ornamenti & colonne , à guiſa di tempio ; & quella douc lo ſpiri

to ſanto diſceſe ſopra di ella Vergine, & i diſcepoli in lingua di

fuoco ; & in lomma infiniti edifici nelle pitture di diuerſi li ueg

gono ,che punto non conuengono all'hiſtoriacherappreſentano,

ò fi credono di rappreſentare. La quale però di neceilità há da el.

ſere oſſeruata dal piccore,laſciando gli ornamenti & palazzi rega

li,quantunque paiano abbellic tanto la pittura . Onde giudico io

chcnc naſca,che molti pictori coſi ſpeſſo gli dipingano , ſolamen

te per infraſcare la mente à i riguardanı!, non ſapendo forſi anco

per auentura dimoſtrar có arte l'effetto dell'hiſtoria nelle figure ;

ccoli
per ſuperbia nella humilia ancora indorano le coſe, & à po

co a poco ſi uanno allontanado da a buoni precetti, ancora fenza

aqueccirli di fare, come molti ( corrono ,che qualunque ſia l'edifi:

cio ſia cale, che l'huomo che ui fi finge, poſla cómodameace per

le porte entrare, comeſe naturali follero ; & coli ſalir le ſcale , &

andar liberamente per li uani & ſpatij ad elli conuenienti. Anzi

leguendo certe ſue intelligenzead imitation de i pittori del tem,

po vecchio, quali furono Cimabue,e Giotio , & al tempo del Pe

trarca; Laodicia , & Andrino di Edeſia, & dopo loro fino al tempo

di Michelino, fanno tuttauia certi edificicoli piccioli, che la figu

1a non ui potrebbe ad alcunmodoc ntrare ; & Chriſto legato à

colonnccoli ſottili,che egli à guiſadi Sanſone, potrebbe ageuol

mente portarſele uia ,& rouinar il portico ( nel qual diſordine in

corſe con molti altri Iſrael Metro ) & limili alire pazzie da cacere,

per ellere priue affatto dell'arte del fac ben uedere . De la quale

furono ritrouatori Giouan da Valle, Conſtantino Vaptio , il Fop

pa,il Ciuerchio , Ambrogio e Filippo Beuilacqui, & Carlo , tuiti

Milaneſ, Faccio Bembo, da Valdarno,& Chriſtoforo Moreto Cre

moneli,Pietro Franceſco Paueſe, Albertino da Lodi ; i quali oltre

diuerſe altre opere loro dipinlero intorno la corte maggiore di

Milano,queibaroni armati ne i tépi di Frácefco Sforza primo Du

ca di ella Città .Màlaſciado queſte ragioni,reſta d'auuertireche ſi

come unedificio ſi può far fenza hauer riſguardo alla figura , coli

niſſuna figura ſi può far ſenza l'edificio , & ciò è per due modi ; il

-primo che feruendo le circonſtanze alla figura nella hiſtoria , ella

non ſipuòcollocare ſenon in ducmodi, conforme all'edificio na

turale, cioc,che li confaccia al luogo per natura , & che fi accom

Cc 3 pagni
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pagni al loco ,& ordine d'architettura. Et queſto fafli in duemer

di;vno che s’ella ſi utolrappreſentare sforata, come fe veramen

te foſſe colà doue fi finge, li accompagni ad entrar dentro all'edis

ficio, & 'natura fua chel'hiſtoria circonda. Er con queſto ordine

fi rappreſenta fenon quello che in quel luoco può ſtare per ragio

ne &ordine approuato al loco naturale; & non li conſegna a mo

ſtrar hiſtorie il cui piano habbi da ellere terreno in alto. Percid,

che non poffano la sù accompagnarli,ne manco giù al baſſo; ellen

do che sforando, & accompagnando l'ordine naturale, non ſi pudi

moſtrare ſenon quello che naturalmente ui potrebbe eſſere .Nel

che erranomolti proſpetticipittori del tempo moderno , i quali

vogliono affermare che ſi può fare ſi come eglino fanno , con lox

re lcorno, & riſo delmondo il ſecondo modo è quando ſi finger

è da alco ò baſſoalcuna hiſtoria traſportata , & quiui G hanno da

leuare gli orizonti al dricco del occhio della prima figura,ò à mea

zo l'hiſtoria : percioche ella per tutto rapprelenta l'huomo che:

vede la pittura ,ò picciola,o grandeche lia , o d'alto ,è baſſo ( che

nulla importa,comenelle regole proſpeccice diſli) Però in queſte:

fi hà curra la libertà, coſi di moſtrarpiani , come di far come più

piace,all'alco ,& al baſſo:ilche non ſi può farnelle altre, che li fin

gono sforare. Conciolia cheintutti i modi hanno d'accompą.

gnar l'edificio naturale, al quale ſi attaccano per entrar deotro .

Ec queſte no,ſi dimandano pitture come pitcure ,mà pitcure che

dimoſtrano la verità dell'edificio che li comprende per la diſtan

za del occhio , & per loro ſi conſeguc quanto di perfetto può pre

mecter l'arte , Queſto e l'ordine generale di comporre gli edifici.

nelle pitture, ilquale hanno ſeguito tutti i valenti pittori, e malli

me quelli che l'arte de l'ottica, & architectura intelero. Perciòche:

ſenza queſte nulla ſi può fare,ti come altreh ſenza il diſegno, pro

portione , & modo di eſprimere colofule ſopra la carta . Onde i

valenti architettori, coli antichi come moderni intelero l'ordine,

la proportione , e la miſura che è ſoggetta al pittore : e però han

no le iitelle forzed'accompagnar l'un membro con l'altro , coni

debita proportione & vaghezza. :

Compoſizioni de gli edifici in particolare. Cap. XXXXV :

O. non dubito punto che nó la poſſibile (laſciando cicalarquel

Ji che non la intendono) che in ciaſcuno ordine di edificare non

- la poſlano trouar oulouc cópolicioni di membri da colui, il quale

Jo

inten
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intendendo la ſua natura , & à che propoſito & fine ral ordine fiz

trouato ,& eſſendo copioſaméte inſtrutio degli ellenpi de gli al

tri diuerf in certomodo fra ledi forma,comprendela varietà de

i membri ſuoi , che poi tirano tucti ad uno . Benche per diuerſo

vie fi hà da caminare , per far queſta varietà di compoſitioni di

membra, d'ordini, & ancora d'elli ordini, templi , & palazzi. Er

quefta nó è opera lenon di perucideſignatori,c chehanno pronte

le mania delineare , & moſtrare in figura quanto concepiſcono

nellaſua idea di fare , opera in forma di Michel Agnoli di Bra .

manti,diRaffaelli , di Petrucci, di Primatici , di Romani, di San

gallı, di Centogati , di Montelupi , di Genghi; di Carneuali , di

Mantegni , di Zenali, di Bramantini ,di Gobbi, & dimolti altri

di queſta claſſe,chclono Ataci diului nel comporre tali coſe, e non

di cerci architetti prattichi intorno alle fabriche , folamente per

uia di materia & diſcorſo di fare,ſenza alcuna inuention loro , di

qualineè piena cutca l'Italia, mercè di Sebaltiano Serlio ,chevera

mente ha fattopiùmazzacani architetti, che non hauqua egli pe

li in barba . I quali ancora che facciano fabriche a furia, cuttauia

nó vi fi uede détro quel grilo dell'arte, cioè quello ſpirito chegia

dipinſein perfona della pittura unantico pittorGreco. Sicheque

Ataè lodepropria d'ellipictori, & lcoltori principalmente,& dop

po di certi altri ancora cheda principio alleuatinella pittura,ouc

ro ſcoltura ,& poi armati beniſſimo del diſegno,lidanno all'ar

chitectura ,comoChriſtoforo Lombardino , Gio . Battiſta detto il

Bergamaſco , & Pellegrino diPellegrini da Val folda,i qualianch '

eglino miracoloſamente mettono in opera ciò che gli viene in

mente ,come ſi vededa l'opere loro diuerſefrà ſe , mà lutte ca

priccioſe, belle, & ordinare, qual più qualmeno à propoſito . Et

queſti ſono quelli à quali è concella la facoltà di variar
gli ordini,

& comporre ciò cheuogligno, reggendoſidietro al primo fonda

mento giá detro . Ilchehannochiaramente dimoſtrato moltinc'i

loro ditegni, & opere coſi dipinte come leuate , cominciando da

Cimabue, & venendo à Bramante, co meha oſſeruato il Valari ,&

doppo aliBuonaroto ,cheha riuolta l'architettura fi comehàyo

luto con ragione per ordine, & miſura . Et cok angiene a chi in

cende i ſuoi principi, come i fopradetti, lalciando l'architettura

vera & netta ,con le ſue proportioni,c non intricandola come har

no fatro moltimoderni, con frambellament d'ordini a guiſadi

grotteſche , per la confuſionde diverſemiſured'ordini, cartelle,

puncedidjainanti,& mille jatrichi, chediſtruggono la tua vera

don !
Cc 4 propor
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proportione, la qualc hàfolamentedaeſſere nella vera harmonia

& miſura , comehanno fatto gli antichi, i quali come ſi uede dab

le reliquie delle opere loro, variario circa le compofitioni in cuc

Fi gli ordini ;i inembri , fi coinc anco hanno fatio nc i templi ,&

edifici'. Ondė fi fcorgono effere diuerſi in parte da i procetti di

Viccruuio ; & dal parere d'altri : & col vedeli nel Panteon all

ordine ſecondo nelle baſi delle colonnepianederti pilaſtri , che

fono per ornamento in loco di duebaſtoni che ſe gli richiedono ,

fecondo gli ſcritti di Viterauio dell'ordine fenon uno,e purè com

mendato per la ragione del vedere. Oltre di ciò nel medelimo

tempio circa à membri dei tabernacoli la cornice è troppo alca

riſpetto alla proportione dell'architraue o fregio , ſecondo il pre

fcritto degli altri architetti diuerfiſlimo daqucllo chefeguique

ſto grandearchitetto,dicui perquanto te ne vede per leopere an

tiche niuno fu migliore. Etcoſi ilcapitello è di maggior altezza,

fenza la Cimafa , che non lo deſctiue ello Pollione con tutta la

Cimala , & tali ſono tutti gli altri capitelli delle capelle delpor

tico. Nientedimeno da gl'intelligenti che hanno diſegno ſono te

nuti i più belli capitelli Cocinthijche ſiano nell'antico diRoma .

Si trouano ancoranel tempio della Pietà appreffo al Carcere Fal.

liano, le colonnegrandi, che non ſolamente fono ſtate fatte ſenza

baſi,màancoſenza quadretto,mapofano ſopra ilpiano. Nelcca

tro di Marcello fi vede la cornice Doricarichiffima di membri

molto lontana dalla doctrinadi Vittruuio percioche ella èun ter

zo più di quello che douerebbe ellere, rilpetro all'archirraue , &

fregio nondimeno quella fabrica è lodata & renura d'eccellen ,

-tifimo architetto, & mallime le impoſte ? Trouali ancora nel me

demo teatro nella opera lonica ,ſopra l'ordine Dorico la cornice;

fregio , & architrauemolto lontano dall'iltefla dottrina , & paria

menti ſotto le colonne il pilaſtro con le baſi: perciò che oltre à gli

altri membri e proportionidel tutto, nella cornice tiene il vouolo

incagliato,ſotto il dente loparimenti intagliato ; &hà la baſe có

due folibaſtoni; & uma fcotia'in mezo co {uoi quadretti, &coli

leguonodiuerfda gli altri capitelh Ionicis Trà Faligno& Ro

ma fuori di ſtrada fi-uede la portadiun tempio ,Parco della qua

de contra l'uniuerfal ordine ditutti rompe il corſo de l'architrage

e del fregio ; nondimeno è molto bella a vedere .Alla bafilica del

forotranſitorio, trovanli i capitelli Corinthij-ornatiſſimi della me

defima altezzadi quelli delPanteon,& fimilmente le cornici

debag . Et oltre di ciò tutti gliornainenti per lo più & (cornicia

i

menti
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menti degli archi trionfali di Roma , ſi allontanano, molto

dalla commune architettura ; come ne fa fede fra gl'altri l'arco

di Tito, di cui fi nereita ſolamente l'ultima cornice,ilfregio, &

architrave,douclacornice è di troppa altezza alla proportionc

dell'architraue , & ui è dentro troppo gran numerodi membri,

mafimedı menſole,& dentelli,i quali in una iſtella cornice ſono

riprouati da Vittruuio, & nondimeno per eſſere ben lauorata , &

maffime la cimala di ſopra è tenuta buona coſa fra le antiche .

In oltre nell'impoſta dell'arco è differentiſlimo da diuerfi altri an

tichi,i quali ſoleuano hauere intagliato un membro ,& l'altro net

to ,doue queſto gliha tutti intagliati l'uno forto l'altro : onde pa

re tanto ricca che è ſtimato ſonuerchio da alcuni, con tutto pero

che queſto uſo d'intagliare & lauorar tutti i membri fu tenuto da

altrvantichi ; come li uede per diuerle bali,cornici, & altri mem

bri . Apprello àSanto Georgio inVelabrio, trouali un edificio d '.

opera compofita facto al tempo,di Settimio Seuero , nel qualel.

architetto fi ſcoſtò molto da gli altri, & maſſimenella cornice fue

periore,ne la quale oltre alla richezza de gh intagli d'ogni mébro,

non fece fra il dentello& il vouolo diuiſione alcuna di regolo,à

liſtello, e forto à ello deorello poſe due opere,cioè cimatij confor

mi al medeſimo intaglio : il che da niuno altro li vede olſeruato .

Nel arco crionfale di Lucio Settimio , fiuede ſotto al dado della

bafévn zoccolo,ilquale da altri non fi uede uſato , & il fregio la

vorato minore de l'architraue ; ancorche Vittruuio dica che deb

bcellere la quarta parte più ,oltre che riſpetto à gli altri membri

hà la cornice alta ,& lo ſporto maggiore della luaalcezza ,tutte ca

fe contrarie àquello che preſcriue Victruuio ;& i gocciolatori miz

nori della gola deitca,con altre ſimili diuerlicà fino ne i capirelli,

come ognunopuovedere.Nell'arco di Conftantinofi uedealireli

in luoco di gocciolatorio nell'impoſta degli archiminori due pia

ni frà un tondino ſotto la cimala , & un vouolo di ſotto , le bali, &

i zocoli altiſſimi, & l'inpoſta dell'arco di mezzo maggiore , & di

piùmembridella ſuperiore.e principal cornice, & i dentelli,& le

melole l'uno lopra l'altro,cotur intagliati.Oluse ciò per inalzare le

colonnefi ueggono nel arco d'Anconazoccolicornicciati in den

fro forto i dadidelle bag , & i capitelli conformi a quelli della Ri

tonda;cioè molto più alti di quello che ſcriuel'aurore . Ricro

uáli ancora nell'arcodi Polla due zoccoli,ſotto le bali , & le colon

neche végono fuori deluiuo p diſopra (canelatele bali in forma

Dorica, & glinzagli delicau che la dimoſtranoCorinthia,& il ca.

diub
pitello
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pitelloche co'l reſto è Corinthio di maggioraltezza che la grof

Cezzadella colonna, bellonódimono gracioſo, & corriſpondente

all'vſo, doue li uedeancora nella cornice il'usuolo fopra la gola,

fenza regolo od altro mébro ,& pure è intagliato . Trouáfi di pind

diuerſe cornici, fregi,architrauı,capitelli canellature,bali,zocchiy

piediſtalli,impofte, archi,& ſimili,có i loro ſpati,intagli,&mem

bri d'ogni ordine frà le anticagliede iGreci & di Romani ; iqua

li fanno fede , quanto à ciaſcuno che haueſſe autorità cra lecito

trouarnuouc foggic appreſſo gli antichi &maſlimeRomani,cofi

prima,come doppòche Vittruuio ſcriueſſe d'architettura; ancos

ra che l'uno meglio che l'altro coinponeſſe fecondo la bontà , &

finezza degl'intelletti, & giudicij. Delle quali diuerfità aſſai no

diſegnò Bramante con le lue proportioni deſcritte , & il Petrucci

ancora; per cui Gueggono eller migliori in tutti gli ordini quei

membri che ſono uariat frà di loro , mà però conformi in leg.

giadria , òrozzezza , che quelli che ſeguono l'uno ſotto l'altro

limili , dei quali però molti ſe nevedono come due vouoli, due

cornici ; duc cimátij & fimili . Et ne gli intagli ancora corriſpon

dono meglioi membri non confuſamente intagliati,& lauorari ,

mà uno li, e l'altro no , ſecondo che ſi giudica douer riuſcir

più vago,accompagnandofiſempre alla natura dell'ordinc, fi co

me molco bene dilegnòBramante,miſurando le opere antiché, &

il Petrucci,come ſi vedenel fuo Sebaſtiano ; & di quìpende iltut

to . E che ciò lia nell'ordine ' Toſcano fi ricercano le non membri

groſi, & fodi, e nel Dorico un poco manco fodi&grolli, li como

quelli che in alcuna parte vogliono intagli benche pochi, come

niel dentello,ne le canne, ne itriglifi , e nellemecope, intagli dico

come di teſte di toro , di bacile ordinate in ſegno di faccifici,che

fi faceuano da gli antichi trionfatori , che ſoli ſacrificauano d'un

toro a Gioue fulminatore ouer vendicatore , ò Feretrio cuftode ,

che lo chiamaffero , ne i templi di tal ordine compoſti ; doueen

trauano le bacile, per raccogliere il ſangue onde li faceua al Dio

la ſaura beuanda, o per ſegno ancora del cognomedel tempio ...

Et forto i gocciolatori, cioè nella parte da ballo , che fporraua in

fuori, 6 faceuano i tregi partitià quadri , & à proportione ſeſqui

altera,ne'qualis'ıncagliauano ſcudi,palle,folgori,laette, & fimili,

come ſi vede nelle reliquie antiche . Mà noi non habbiamod'of.

(ecuare nei templi de i lanci,& negli edifici pablici queſti intaglig

perciòche li come gli antichi gli inltituirono al loro propoſito, co

me habbiamodetto col fuori di quello li ha da variate fecon.

do il
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deilloco doue a edifica . Et uedeli che queſte coſe intagliate ch

preilamente come ho detto, ſono ſegni ſacri di templi & Dei,che

à gli edifici non corriſpondono , & ſolamente s'appartengono

templi dedicati a Dei feroci . Perche ne anco à Venere conuereb

bero,neal palazzo del Sole; onde feceprudentemente Leone Are

cino (tatuario di Carlo Quinto, & ſuo figliuolo,à porre nel ſuopa

lazzo inMilano nele metope iltromenti dell'arte ſua, coine ſtaffe,

martelli,vali, ſigilli, ſtecchi, & ſimili; il che ſi può ſeruir per
effem

pio,diquanto ſopra queſto potrei dire . Mà tornando da princi

pio l'ordine lonico vuole le membra più leggiadre, inanco Code,

& più intagliate, & lauorate. Cóciofia che no-lolamente i dentelli

má i vouoli,aftragalli,cimatij, & fimili diuerſamente fiintagliano

peller l'ordine (come già diſli) attribuito à i Dei più gétili . Et ui ſi

fanno diuerli lauori difogliami nelle uolte per di ſotto i capitelli,

& ne i fregi, come lidirà alſuo loco, & anco ne gli iſteſſi capirelli

trà il uouolo diſopra il tondino, comemolti ſe ne vedono in Ro

ma & in diſegno ancora:benchenon ſi uſa queſto tondino, per

effere ſolamente il Colico di cacciar il fuſto ſodo della colonna fin

fotro il uouolo . L'ordinc Corinthio richiede molto più che l'oss

dine lonico le membra foceili Sc leggiadre , intagliate più minu

camente di lauori, che tirano à legami , fiori, frondi,& foglie di

ogni maniera. Es però non folamente s’intagliano i dentelli,i yon

noli,i cimatij gli aſtragalli, i circoli ibaſtoni, le cornici , i goccio

latorij,le guície, le ſcotic,le menſole, le cimale , mà anco ſotto le

fcotiene compartimenti ſi intagliano roſoni, & fogliami diderii .

In oltre ſecondo i ſuoi membri in queſto ordine ui li fanno chioc

ciole ſemplici e doppie, legami,bindelli; legacc, & limili cafe apa

partenenti alla natura ſua; laſciando di parlarhora del fregio,del

quale fi ragionerà poi à fuo loco . Vlumamente l'ordine compos

fito perciò chiamato ,perche ficompone di membri del lonico:

& del Corinthio,rieſce più leggiero de gli altti, per la licenza che

ai G hà non ſolamente d'incagliarlo come il Corinchio, ma anco

d'introdurup dentro rebefchi,giridifogliami,fregetti,feſtoni,fio

ri,frutti cannelle,roſe,animali, & mafchare. Olure che in queſto

ordine è lecito pigliare capitelli antichi farci à diuecfi propofiti

della uoluta Ionica caualli con le ali di fogliami, che ſi conuerta

no didietro in fogli, naſcenti da fogliamı Corinthij,ouero in lo

co di caualli aqaile,&in vece di fiori, faccie di Gioue,con fulmi,

ni ſorro , ò in cambio diderti caualli grifoni con aquile nel meza

Zo: com cani di ſotto ne gli artigli ,& taluolta altri animali con

COEL2.3
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cornucopi, & legami diverſi ,di quali Alberto Duroro ne ha fat

to molti nella porta dell'Honore,doue li veggono grifoni, leoni ,

cavalli, cicogne, & fimili,chefanno belliſſima viſtaHora inquan

to à componere l'un ordine con l'altro ſi ha da offeruare la detta

ragione dell'accompagnare; percioche non ſtarebbe bene un ordi

ne compoſito appreſſo un Dorico è Toſcano , & anco malamente

appreſlo il lonico , ne il Corinthio appreſſo il Toſcano è Dorico ;

ancora che da gli antichi fi ueda eſſere ſtato Olleruato il cótrario ,

come ( uede nel portico di Pompeo che ancora ſi dice la caſa di

Mario, doue le colonne Corinthic co’pilaſtri apprello fi loftengo

no ſopra ivani dell'ordine Doricoda baſſo, cola che io non ſoco

me ſipoſſa comportare, ne per bellezza , ne per fortezza , ancora

che l'architetto a queſto riparaſſe , come ſi uede. Ma nel Colileo

fi hà la fomma de gli eſſempi,comeli habbi di leuar regolatamen

te l'uno ordine ſopra l'altro. Però ſopra ciò non dico altro anco.

ra che foſſein uſo appreſſo gli antichi di fare tutto un edificio , è

tempio d'un medeſimo ordine, conforme al propoſito delle coſe

che dentro ui li haueuano a fare riſpetto alDio d'eſſo tempio ,co

me molte uolte ho detto di ſopra . Ec però queſto douerà baſtace

circa alla compolitione degli ordini l'uno contra l'altro ; auuer

tendo ſolamenteciaſcuno che nel comporre inſieme corali ordi

ni, & ſuoi membri il cutto importa à lapere la natura loro, e ſecon

do quella procedere,ſeguendo ſempre la bellezza della coſa , con

fuggire l'eſtreinita , & non accoppiar infieme le coſe che tra loro

non ſono amiche. Et però che ( come dilli da principio ) queſto

non è opera d'altri che di pittori ; & valenti delignatori, giudico

che non poſſano gl'alcri benche ingegneci profondi nelle matema

tiche coleguir queſta facolcà . Però chenon ſapendo dimottrar in

diſegno non poſlono concipere nella mente la varietà & la bellez

za delle coſe che ſi poſſono imaginare';li come priui di quella fa

coltà di diſegnare che tanto predica Vittruuio nel principio dell'

architettura,douer ſi perfettamentelapere . Ondenon dice di lei

come delle altre ſcienze neceflarie all'architetto, che non ne debe

be ellere ignorante, che nc dee fapere,& udire, & fimili modi di

dire , màcommanda eſpreſſameute che in quelta arte deldiſegno

per la prima ne la ſciente, & inſtrucco . Però non mancheranno

i pittori introducendo edifici nelle ſue hiſtorie d'ornarli , e com

porli con le debite ragioni , li come hanno fatto i grandiflimi de

lignatori argutine le duearti fottopoſte al diſegno .

Compo
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i compofitione deitermini. Cap. XLVI. : .;

Erche i terminihanno grandiſſima familiarità con gli edifici,

23 facendo l'officio delle colonnein foftener i peli ; o architraui

si in piedi, & anco collocandofi in altri atti, per cui ſono di grá

diſimo ornaméto alle opere, Gcome fa fede oltra lo molte faccia

te dipinte in Italia da diuerfi ,quelladel palazzo Ducale à Ferrara

dipinta dal Dotto ;& ſuo fratello di belhllime figure, doué cómi:

rabil arte fu yede che i termini ſoſtengono l'architrave : lo ne ud .

glioin queſtolocofare alquanto di mentione , parlando del mo

do debcomporgli conuenienti à gli edifici. Anticainefte i termi

ni s'intendeuanoappreſſod'alcuui popol -folamente quelli,che

fotto nome del Dio Termine erano adoratida loro: accioche liqui

ueffero :cuca dei confini, e de i termini de i campi i quali fi forma

uano della manierache ſi uedono quelli che ſono nel giardino

del Cardinale Celis in Roma,che ſono molti , & antichr. Hanno

una fol teſta in cima,& una lunga & quadrabaſe, col membro vi.

rile alfuo loco . Queſte tefte gli antichivariayano frà loro, facen

dole hora come d'un Fauno, hora d'uno Hermafrodito , hora de

un Gioue Ammone,hora d'an Demoſtené ouer altro Filolofdan

tico con barbe alquanto lunghe . I Greci adorauano Mercurioin

queſta formafotto nomedi Cillenio ; percioche Cilli dimanda ?

aanbiquelle ftatue doué non era membro alcuno eccetto la teſta

& queſto poneuali sù le ſtrade & honorauali con falli. Queſta lor

te dicermini più antichi degli altri è molto vſata da pittori mo?

derni perdiderli ornamenti & foltegni, come di portici, fineſtre,

loggie , & fimili , 'coli in profilo come in faccia; benche con al

cani ornamenticonte di fraſche incaneſtrate', & feltoni,econ la

bali co malchare,panhis &piedi diver i d'animali ; aggiungendo

anco alle tefte di ſopra ornamenti di ceſti ', & fimili co'l child

lo di fotro, & un pezzo di petto, li che appaiano parte delle poppe

con diverſi berlamenti di faſcie,hori,& panni , & con te teite per

to piùdi femine, per maggior leggiadria: della qual forte né ha

fcolpito due grandi forco l'organo di Santa MariadiS. Cellợin

Milano Aŭtonio Vegiu ', con reſte belliſime& pannirmolto lega

giadri E.coli vengono ad eſſere diffumili non foto'da gl'antichi,

per gli ornamenti; màancora da cera attti che put a'chia

Atano términi,che li vlano di lungo per portici, fate, & 'fimilituo

chi,le quali ſono figure tutte intiere;mache vatiate ieruono pet

colonne,à dimottration di quelle niatroneanoche detic Cutiara

le quali



le quali veſtite dihabito lungoc matronale ollende da nemici

menate periſchiaue per cternamemoria della ſeruicù , furono de

gliarchitetti introdotte a Coltenore i pehine i publici edifici. Fa- :

rono anco introdottihuominiin tali officij dall'eſempio dei La

cedemoni fotto Pauſania figliuolodi Egelia Olidedoppo il fatto

d'arme di Placia,comemarra Viccuuio nel primo, douehavendo

ſuperatocon pocagente il numerolo effercito di PerGiani ,& con

gloria crionfato dei citratti delle ſpoglae , & delle prede hoftili, in

Loco di trofeo della vittoria fabricarono apoſteri il portico Per

Gano dimoſtratore'della lode & delle virtù deiloro Cittadini .

Nel quale poſero i ſimolacri de i prigioni con l'ornamento bar.

baro delveſtire, che ſoſteneuano il teiro . E quindi G comincia:

cono poi a porre le ſtatue Perſiane a foftenere gli archi con ſuoi

ornamenti ; onde li hebbe campo di creſcere nelle opere merauis

gliole uarieta dimaniere , le qualiancora furono & maſſime da

moderpichiamati termini: (come gli altri dei vani & delle pro

pornonidi fineſtre, portici, & intercolonni. Ora circa almodo

di comporglicon ragione , (ecoado che gli ordini portano& ris

chiedono ; primieramente fi hà da conſiderare , che eſſendo gli

ordini di comporre i già detti & non più,G hà d'accoſtar ſempre

in ciaſcuno al balamento, & ornamento d'ello ordine, a cui i , tere

mini li uogliono applicare , Etcirca a cermini figurati intieri,col

ti dalle Curiari, & da i Perſi iſchiaui, come hò detro , nell'ordine

Toſcano G richiedono longhi, ſecondo la ſua colonna , mà cucci

groſli & ben quadrati; ſi che ſembrino di ſoltencte come ilpila

ftros . E pero gli conuengono le gainbe, le braccia, & cutto il corpo

terribile, i muſcoli dinlieui grolli & forti, & le braccia non fi vox

gliono dilatare, mà ſtar ftretie apprello , queratutaràſoftener in

torno al capo ilpeſo. Etper la cuſtichezza dell'ordine, figli poſ

ſono ancora fare le gambe a modo d'un tronco cutto in feine, &

anco partite,nel qual perd ſiano acennati i muſcoli à ſuoi luochi.

& coli vadano con belmodo à congiungerſi co'l corpo . Di queſte

ſorti di termini co ' panni intorno co'lctelte & barbe lunghe, &

intricate con dentro le mani, le ne polſono far per prouincie , &

ſtati ſottopoſti a Signori,li come ha fatto al palazzo diLcone Ace

tino Antonio Aſcona : auuertendo di non farui femine per la de

bolezza, & delicatezza loro, chenon connicne à queſto ordines

Nella deſtra mano ouerin cutteduc , li ui può fare un tronco no

dolo & groſſo o limili coſe, che conuenientemente ſe gli poſſono

applicare , ma ſenza ornamento .L'ordinç Dorico che perla ſua

fortezza
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fortezza èdedicato diDei robufti richiedeik termine comeilpre

cedente ;må alquanto meno ruſticoemeglioornato , Giudicarci

però chele gambe liglifacefferoin tronconi, per farlo differens

te dall'altro ; ma che tunto il corpo foſſecompoſtonella maniera

chediſi nella proportiove diHercole. Quiui ancora conutengo

no buomini graui, &melancolici con habiri groſſi di rare falde,

& con barbeInnghe.& ui ſi poſſono fare ancora le femine groß

fe& ruſtiche, Satiri, Pani, & aluri femidei feluaggi in fembiante

di ridere , alludendo à i loro uiti . Il lonico matronale richiede i

terminipiù ſuelti&foculiconuenienti alle matrone, dalle quali

fu cavato , è però ui ſtano bene le Curiati con quei veſtimentilum

ghi & ornamenii ritorti in teſte ; da i quali furono tolte lc toluna

be i capitellis e quel fregio che rappreſenta il vouoło & limili .

Si poſſono accomodarui ancora huomini veſtiti come i Barbari

captiui, con quei manti militari ſopra le camiſcie cinte, che G ſtene

dono fin ſotto le ginocchia ſopra le calze creſpeat collo del pie.

de, con le mani legate in legno della loro captiuica ,òancosa fciob

te per non poter fuggire, ma che con le braccia aiutino à foftene

se ilpeſo . Ne fi duldicono huomini armati,mà però giouani, m&

diſpoſti, fieri, & melancolici, che hanno le armi non molto crite,

màlimili alla prima foggia che fi uſaua da gli antichi Romanty

come luede per le pile , & f troua ſcritto . L'ordine Corinthio

wuole il termine conforme alla ſua colonna più leggiadro& forti

le de gli altri . Si rappreſenta in forma di giouani adornati cô bep

panni fottili, con diuerfiornamentida Vergini, comemedaglie

frà le foppe& forto quelle cinte alle ſpalle, e non vogliono effere

più omeno alte della proportione delle colonne. Queſte Vergini

debbono eſſere bellecon le braccia ignude ,& anco parce delle

gambe,per dimoſtrar leggiadria,conunbel ceſtello in capo ,con

fruta dentro in ſegnodel capitello.Nondiſconuengonoancoma

fcht in habito di paſtori, maben ornati, &parimenti giouani ar

mact vagamente ornati, con ſtivali & arme all'antica , con certe

corazze leggieri,con alcunemaſcare ò inedagliealle fpalle ,adef

fempiodelle Amazoniantiche.Cále braccia li poſſonocollocare

ti ermani in dructliaturd'allargarli & loftener il pefo,ò di ponerſ

gli fopra il petto , per acconciar qualche frore,ò gemina, o per te

per qualche pannicello più al ballo ; fecondo che occorra . L'ul

eimo ordineCoinpoſitodel Corinthio,& lonico , più licentioſo

che glialtri, e più fuetio; & ornato;richiede conforme à fe ,fenon

cerminiinforma di Ninfe ornare di velami, o panni leggieri, clipe

fuertaling
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gran peli

fucritolino intorno , lattiandole quali cutite ſcoperte , G che gli.A

veda comc ưna ſpalla conparte del petto & il braccio , ccerti in

terualli didue cinte, 1 fianchi & parte delle coſcie,hanno d'efferę

arnatedi fiori, e di frondi richiflimamente , di maniera che ven

gano a moſtrarla leggierèzza che é loro propria . Il ceſtello in ca

po ha da eſſere ripieno di diuerfi fiori, & foglie, fuor che ſenon ſi

gliaccennallequalche arco ò faretra . Taliſono i modi di com

parreiterinini per cutti gli ordini, i quali ofleruando ſi vengono

i trouar nelle opere conſonanze belliſſime di parti; & fi han

wada ofletuarccanco nellemaſchere, feftoni, & limili ornamenti

di figurc&termini;& parimenti in quelle figure della detta ra

gionoche alle volce ti fanno per ſoſtegno ſotto à certi peli itraua

ganti ,lecondo che occorre ; & ancoin certi triangoli , quadrati,

archi & fimili , Gonciolia che non ſtanno bene Torto

figure belle ,& delicate ; ne meno a ſoftenere cofe leggieriHercole

& huominirozzi e robufti: Onde biſogna ſtare auilati e pormen.

te ad ogni cola ; perciòche ungalant'huomo farà un opera bella,

& poi porrà un Angelo ouer fanciullo che ſotterrà tal peſo , che

diecinon potrebbero ſoſtenere. Il che dà giuſta cauſa da ridere al

popolo,& gli fà ſcemar la ripuratione . Mà laſciando da parte i

termini figurati dei qualià baſtanza li è detto, parlerò a dar ordi

ne di comporre quegli altri primi , i quali breuemente ſecondo la

ragione degli ordini parimenti comequeſti altri figurati hanno

da eſſere praemeno ornati,grandi& grofli, coſi nelle teſte come

nelle bali. Perciò che nel coinpoſito le bali uanno ornate di feſto

nilegami, fiori; frutti maſchere,chiocciole, & fimili, & le teſte han

no da èflere di Ninfe come ho detto, maornare & belle . Nel Cor

rinthio le bale hayno da ellere manco ornate , ma con maggio :

bellezza di fogliami & cannellature, & col la teſta ; & ſeguendo

mancola baſedel lonico con le faccie dimatrona,e manco quelle

del Dorico, & men di cutte quelle del Tolcano . Et perche li fan

no anco termini d'alcune altremaniere ellendoſi in ciò molto ac

creſciuta la licenza , comecon le braccia e ſenza , aggiungendoui

forro in loco di baſi,menſole, & facendogli uolto à guila d'Arpie;

&nel fondo delle bati omenſole,cannellate,è sfogliati, piedi , c

grifi de leoni, & fimili;hauendo io dato l'ordine principale di có

porgli in quantimodi li uuole , reggendoli dietro alle ragioni de

l'edificio ;'onde,bi pigliano tutti gli etlempi ſicuri d'operare, lico

me hanno facto i grandi oſſeruatori, & bizarri in queſte compo

Guioni mallime do i termini maſchi & femine dalmezzo in sù , &

dal
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dal ' mezzo in giù quadrata , de i quali ne è vſcito vn libro ſotto

nome di GiulioRomano, & credoche ne verrà fuori yn libro di

Carlo Vrbino ; mecterò finc à queſta parce.

1

R

Compoſizione de i fregi . Cap. XLVII.

Iſolutiſſima coſa ſtimo io che fa appreſſo d'ogn’uno, che co

lui che non hà la vera , & perfetta cognitione d'una facoltà ,

non ftenti di gran lunga più & duri maggior fatica nell'ope

te ſue, che non fà colui che l'intende,& sà procedere con ragio

ne . Onde n'è che tutti gl'huomini del mondo ſtudioſi d'alcuna

coſa ſogliono farc coli graui fatiche nella profeſione loro , per

poter aggiungere alla vera cognitione di quella, ondeucngano

poi à conleguire il guſto , & la facilità dell'operare. Alchenon

poſſono giamaiarriuar coloro , che non indrizzano i ſuoi ſtudia

queſto fine, & ſcopo, con che ci îi mottra la uera ſtrada di arriua

re alla chiarezza. Però è necellario doppò le ragioni, & i precetci

de qualilin’hora quantoè ſtato poſſibile più chiara , & diftinca

mente ſi è ragionato , ſoggiungere in queſto loco ciò che li ap

partiene alla compoſitione deifregi. Ilche ſono certo che parrà

alquanto duro ad alcuni, che intorno a ciò non hanno ollerua

ta alcuna legge , è regola ; tuttavia doueraano attenderui con

patienza , poi che con l'intendere ſempre fi uiene à facilitar

più la via di moſtrare il uero , & il poſſibile con belle pro

portioni, che il fallo , & impoſſibile per ſtrade torte , & ofcu

re ; douequell'altra è tutta chiara , & ficuraà condurre al colmo

dell'eccellenza , & perfectione ciaſcuno che per quella ſi pone a

caminare. Quanto à i fregi dunque, imitando la natura, & olles

uando ildecoro della cópofitione loro, ne trascerò ſecondo le ſuc

ſpecie,le quali tante ſono quanto ſono le maniere delle hiſtorie .

Perche qualunque hiſtoria o d'inuentione li lia, & dì più ognibi

zarria & ftrauaganza di può ne' freggi dimoſtrare. Ma prima få

bilogno intendere ciò che è fregio , & donde lia deriuato , & co

me sintenda per gl'ordini dell'Architettura . Oia apprello d'al

cuni popoli Frigiera in vio una coral faſcia che circondaua i ta

peri , le uciti & fimili ,composta di fogliamidi fiori è di legami

ricamati; la quale dal nome loro ch'erano ſtati inuentori di coli

fatti giramenti di fogliamı, & lega inentidi fiori , & altre diuerfo

bizarre rinchiule in linee parallele , fù dimandata fregio ; * gli

Dd aitefici
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artefici loro erano dimandati fregioni, che hora chiamiamo uol.

garmente ricamatori,de iquali à tempi noftri,coſi nelle figure co

me ne'fogliami ſono eccellenui Luca Schiauonc, & Scipione Del

finone daquali furono cauate poi anco le frangie d'oro e di ſera

intorno a ' padiglioni . Ne fuoridi propoſito gli architetti ino

derni dimandano fregio quello ſpario trà la cornice , & l'archi

traue altrimenti chiamato zofero; nel quale gl'antichi faceuano

il medeſimo lagor di fregi, & ſecondo la natura dell'ordine , &

del Dio alqual l'ordine era dedicato; ornando il fregio Dorico di

triglifi , & inctope , ne' quali ti ſcolpivano inttromenti arci al la .

crificio ; & alere uolte uarian lo ,di folgori , laette , & ſcudi. Il

Ionico che è più delicato al dritto delle colonneornauano di can

delieri ; vafi , & linili, verlo i quali ſi volgeu ano grifoni, Leoni ,

& tali animali, hora ſopra i quattro piedi,& hora con le nati in

terra volgendofi la ſchiena l'un ' & l'alcro. E quiui il campoera

ornaco di fogliami , & ſimili ornamenti che diſcendeuano da i

candelieri, ò vaſi, ò fioroni di fogliani che li foſſero , & coli di

ſimili bizarrie ornauali entrandoci ſempre qualche animale. Nel

fregio Corinthio s'eſprimeuano fu'l dritto delle colonne, celti, &

vali difiori, & anco nalcimenti di fogliami che leggiadramente

andauano girando , & per il mezzoli faceua qualche bella dima

Atratione difigure conforme all'ordine, fuggendo gl'animali of

fenfiui, & deformi. Però vi ſi vedena ſempre qualchefanciulla

ò ninfa che rappreſentaua Europpa ſopra un Toro con alcuni a

mori che ſi rauolgeuano. Per glifogliami, & per ligirament de

fogliami, & rofoni, ſi diſponeuano ſe non leggiadri fanciulli,

ouero animali piaceuoli , comecaſtroni, & fimili. Nel fregio vl

timamente compofito ſenza menſole ouer modiglioni;s'eſprima

vano giovanetti , ouer Ninfe , ò fanciulli, non già intieri ma

dal mezzo in sù ; & il reſto li diſpenſaua in fogliami che giraua

nointorno , compiendo gli ſpatij d'animali,comedi cigni, & fic

mili con le code facce à fogliaini , &con le ale coſinaturali come

di fogliami. Vi ſi poſſono anco faremoſtri-matini in dentro ,&

in fuori comeTritoni, Sirene , & Ninfe che fi conaetrino oltre

alle ſue ali in code di peſci, & le granfe marine ſopra l'onde del

mare , facendo gl'atti loro ſecondo il grilo del pittore . In loin .

ma in queſto fregio non entraua alcuna figura d'animaleche fof

' ſe inciero , mà tutti erano diuerlamente compoſti ; e però ſi ve

deuano Arpie ; & Sfinginela forma che le deſcriuc Suetonio , &

aleri
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altri tali moftri , frà quali entrano belli aſpetti di feminc; &

la collegationc ouero abbracciamento fra Fano , & l'altro era

ſempre al drieto della colonna. In queſto iſtetſo ordine di fre

giodoue erano i modiglioni fra l'uno , & l'altro offeruali an .

co di porui diuerſe bizarrie , nà noi poſſiamo eleggere ciò che

vogliamo, come roloni in faſcia , ouer eſprimendoui dentro

ſignificati d'impreſe , & altre ſimili compoſitioni, come ha ac .

cennato il Vignuola intendente architetto nell'ultimo de' ſuoi

ordini. Ora ben che jo habbia detto delle maniere , & orna

menti de' fregi miſchiatı con animali figure, & fogliami vſa

ti da gl'antichi, li per quelle poche reliquje che li trouano ,

come ancora per
la

ragione dell'ordine loro ; nondimeno ag

giungo anco che di puri fogliamı li poſſono ornare , acconi

pagnando gl'intagli delle cornici. Perciò nel fregio lonico li

vedono tronchi , & fogliami groſſi con roſoni malchi; nel Coor

rinthio fogliami, & frondi strappate con roſoni , caulicoli, le

menti , & alori grimoli , che empiendo gli (pacij giráno grilando

con diuerſe ſemenze; & il medeſimo li vede nel compolico ,ma

con abondanza di fiori, & germogli con vali di fiori, roſoni

sfrappati, & fimili frà i modiglioni. Doue ſeguendo gl'anci

chi nel fregio Dorico ſi vogliono porre animali, & figure hu

mane ſecondo i luochi ; nel lonico animalı feroci , & terribili

mà incieri con malchi, & femine più robuſte come Satiri Pa

ni , & Ninfe boſcareccie ; nel Corinthio animali piaceuolıbelli,

& delicati , figure di Fanciulli , Vergini , Dongelle , & Ninfe ;

nel compofito le medeſime coſe mànon intiere come ho detto ;

perciò che vanno componute con cani , Leoni , & altri animaa

li in fogliami; & nel Toſcano figure più ruſtiche, come Here

coli, Cachi, & fimili con fogliami più fieri , & duri . Tale

è la regola del comporre i fregi in ciaſcheduno ordine , la

quale offeruando per effere ſicuriſſima , & fondata nell'auto

rità de gl'antichi , non li verranno à fare quelli fregi canto

ftrepitoli, & confuſi ne' quali s'intricano cole che non pof

ſono itare , & perciò acculano il pittore , ò ſculcore che lia di

poco auuedimento , & difcorſo , & ſcompigliano ogni cola : co

me moſtrare yn fanciullo che abbracci ouero ſcherzi con vn

Serpe , ò con alcun'altro animale velenoſo , & nociuo , cui di

natura douerebbe per paura fuggire , & hora animal fieri che

non li nocciono , & i piaceuoli che non temono i più feroci

di loro , & alcun'alire limil compofitioni che non pollono

ItarsDd 2
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ftare inſieme. Ne quiui mi dica alcuno che neifregi ſi poſſa fare

ciò che ſi vuole, poicheſono bizarcie.del pittore, perciòche ſarà

in errore grandiſſimo; conciolia che eſſendo la pittura una dimo

ftratione dicutte le coſe che ſono fatte & che fi poſſono imagina

re di poterG fare, &eſſendo gl'ornamenti & lauori imaginati per

accrelcere bellezza à membri, è neceſſario che queſta bellezza

ſedec apparere, li concordialla méce noſtra nel più dilecteuole &

migliormodo che ſia poflibile.Perciò che le coſe che diſcordano,

non poſſono arecar guſto ne dilecto, non eſſendo conformi al na

turale , ondene naſce ciò chepar bello à gli occhi noſtri, & infie

me il piacere & diletto loro . Et che ſia neceſſario ofleruar queſto

non vediamo che tutti gli antichi architetti hanno canato i giri

de i fogliami, i roſoni , gl'intallide i vouoli , i cinali , ibaltoni, i

gocciolatorij, & finalmente tutti gli altri membri , à fine che in

dubitatainéte portaſſero bellezza & piacere à gl'occhi de i riguar

danti,dalle forme Geometrice principali, le quali ſono principal

mente tolte dal'huomo, elfempio perfecto & modello di tutte le

fabriche & lauori . Onde ſi ucggono hauere del circolare delqua

drato, dell'ouato, & di ſimili proportioni geometrice , sbandite

le altre forme come men perfecte . Etperò le una foglia nel ciina .

Lio foſſe più larga che alca , non ſarebbe bella , non hauendo la ra

gione del quadrato con ch'ella è fatta ; & ſe un uouolo folle o più

Itretto è più largo , non oſſeruata la proporcione ouata, non li có.

prenderebbe. Coli ne i giri dei fogliami, quelli che non tengono

dell'ouato,ouerdel circolare nonpollono eſſere belli ne gratiofi.

Hora ſe in queſte minutie ci ſono le ſue ragioni, quanto più doue

entrano animali & figure ui debbono eſſere. Et però leguendo il

mio propoſito dico,cheoltre le coſe di gia aunertite circa à i fre

gi,debbiamo eſprimere in loro i geſti conueneuoli à i corpi, onde

i fregi lono compoſti . Però doue entrano fanciulli & fimili, ui fi

ricercano atti allegri,ſcherzi, & ſalti ſopra montoni, o co cagnuo

li , oltre di ciò chehabbiano per le mani vcelli , & maſchere, che

{agliano ,& ſcherzino ſopra i fogliaını,& feſtoni che perciò gli

ſtentino , & in ſomma m fi dimoſtrino tutti gli atti che eſſi poſlo.

no fare . Mà ne gli animali fieri & huomiui , come fauri & fimili

ſi uuol tenere diuerlo andare che conuenga alla natura . Er colidi

tutti gli altri,puoiandare per te ſtello diſcorrendo. Di più gli ipa

tij vogliono eilere accompagnati e non far che in un loco fia gran

uano, & in un altro fia riſtretto di fogliami & figure. Per ilche fug

gire biſogna con diligente auuertenza fare che tanto di ſopra, co

me di
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me di forto , & tanto da una banda ,come dall'altra ſiano inembra?

di figure & animali accompagnati da į fogliami, & non Comefol ?

glion molti) che i fogliamitutti vadano à compire' lo ſpatio , &

chegiù in un angoloſia un fanciullo od altro animalc.Ilche laſcio

penſare ad ogniuno che bellezza poſſa rédere à giudicio degl'in .

tendenti del diſegno & à tutti gli altri . ' Mà perche troppo ciſa

rebbe che dire d uoler perſeguire minutamente ogni coſa; haren

do dimoſtrato la ragione,& via principale,palfaremo alle altre co

ſe auuertendo però prima che li laſci di parlar de gl'ordini diar

chitectura , che biſogna fare i legamenti delle colonne & ſquadra

menci intorno ad hiſtorię che più conuengono, & corriſpondono

all'ordine ; acciò che nel tutto li moſtri giudicio . Conciolia che

all'ordine Corinthio li appartengono biſtorie di canti di piaceri, 1

di miracoli, di merauiglie, & anco dilaſciuie, & fimili. Al com

polito caccie, giuochi diNinfe, & giardini . Allonico conſigli,

lacrifici, trionfi giuſtitie,fatti honorati, graui e religiofi . Al Dori

co guerre, diſcordie ,barraglic,rapimenti, contraſti, & altre ſimili

hutorie funebri , & melancolici i AlToſcano traffichi d'agricol

cura il tempo ,i meſi,gl'anni,& fimili cofe graui rardi& melanco

liche;benche non lempre li utciſca contutti queſti ornamenti ne

i fregi ,mànelle grotteſche ſempre ſi hanno da porre in cotali

proportioni , & ordini, conciofia che quefte furono ritrouate da

i Romani bizarri . Ņe i fregi delle uolte delle capelle & facciate

con fanciulli& maſchere furono principali al tempo noſtro il Fer

rari,ik Vaga,il Rollo, il Romano,il Fattore, il Parmigiano, il Cor

regio,l'Vdine, il Pordonone : nelle maſchere bizarre& ſtrane, &

ne ifogliami il Soncino ; nei fogliam ; foli Nicolò Picinino, c Vre

cenzo da Breſſa.Etquello poichc eccellentemente gli ha intagliati

fuori delle antiche è ſtato Marco Antonio . No i rebelchi ci fareb

be molto che dire, bencheStefano Scotto ſenza dubbio la ſtato

il principale, però Gaudentio in quelli l'ha ſuperato,il quale fù

fuqprimo difcepolo, & inſiemedelLouino. Nei freges'inttodu

cono ancora le cartelle forate, & gli ſcartozzi con fanciulli, & ma.

( care con l'hiſtoria in mezzo conueniente , ſecondo che ricerca

l'ordine,& tiappartengonoanco à i quadri quiui ripoſti. In co

tali rauuolgimenci di carte , fcattozzi, loudi, epitahi ,grotteſchis

feftoni, & limib , fon ſtatiingenioli & capriccioli okra quelli che

fi diranno nel capitolo deigrotteſchiGio. BattiſtaBergamo,&

Euangeliſta Louini fratello d'Aurelio che in queſte partij & in al

tre è raro , Lazaro, & PancaleoCálmi , Otrauio fratello diAndica

SeminoDd 3
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do leuato via partedelle g

Semino,Vicenzo Moietta ,e fra gli antichi fu'unico Serapiano, il

quale per aluo non ſapeua dipingere vn'huomo , & fopra quatti-,

dipinge4a con eſtrema bizarria & grilo .

. Compoſitione dele grosteſche. Cap. X LV III. :

Vancunque Monſignor Barbaro nel ſuo commento ſopra Vite

trauio non ametca liberamentele grotteſche,tiputandole lo

ogni & chimere della pittura, por ellere compoſicione con

fula didiuerſecoſe,&douendo la pittura, li comeogn'altra coſa

che li fa da gli hyomini , rappreſentar qualche effetto , al quale

Ga indrizzata tutta la compolitione; tuttauia ſeguendo in ciò il

parere diBaldellar Petrucci direi che liberaméte li doueſlero am

mettere facendolene gli fpatij, come ello inſegna nel Serliosi

Peiche fi come un hiſtorianon ſi può fare in aria, ne ſenza loftes

gno , cofi nc anco queſti che ſono uua bizarria & grilo introdotto

per ornamento d'ella hiſtoria. Inqueſte grorcelche ilpittore el-,

prime le coſe, & i concerti,nócon leproprie, màcon alue figures:

come ſe uuol rappreſentar uno dibuona fama; farà la fama pelle

grotteſche allegra& { plendida ; s'vn'altro di mala famau farà l'

iſtella famaoſcura,& nera; & fe lochi de facrifici,vi fara ſacrifici. E

perche no dimoſtrano liberamente ilconcettonoftro ;però diſ

li chenon iſtarebbero bencin luoco di ſoſtegno,mafihanno da

collocare ne i vacui,per ornamento& arricchimento loro.Ho vdi

to dire da molti cheRafaello, Polidoro , il Rollo , & Perinohana

re le inuétioni(ue citrouate p quelle cá sómo arcificio . Ma no fo

jocome li poſſano le grotteſche leuarc me manco bialimare,vedē

doſenemolte dagliantichi fatte in Romaà Pozzuolo & à Baie,

dall'imitatione delle quali eglino, ſi comehanno sempre fatto in

agnialera loro inuétionc,hano riportato allhonore cheda ogni

unaglièconcello ; & appreſo la manierad'eſprimere ancoinque

fte fortidi pittura coli ingenioſamentei capricci & ritrouata

fuoi, & inſegnato àgli alını à nó partirh maidall'orme& veftigia

fegnate da gli antichi in ciaſcuna coſa , ches'imprenda à farc. 1

Sono ſtati eccellentiper queſtaparte anco molti aloricome Poli

doro,Maturino,Giouani da Vdine, ilRoſſo, GiulioRomano,Fran

ceſcoFactore , &Perinodel Vaga chefurono i primiadintroduce

re nelle,grotteſche aniinali , facrifici fogliamı, feſtoni, Trofei, &

altre limili bizarcie; togliendo dallo growcedotiche dipince da Sos

rapionc
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tapione &dagli altri il più bello &vago cheſene poteſſe leuare ;

d'onde ne hanno poi ornato tutta l'Italia , & le altre prouincie

con gli altri ſuoi ſeguaci come ſono ſtati Aurelio Buffo , ilPeſſa, il

Soncino, & Giacobo Rolignolo da Liuorno , i quali hanno fatto

; coli marauiglioſamente,che veramente fanno reſtareconfuſi colo

tochedicono le grotteſche ellere ſogni, & confeſſare ch'effendo

fatto con inuentione& diligenza , fono di grandiſſimo ornamens

to& richezza all'arte . Il Trolo da Móza ne hadiſegnato vn libro

di cante e coni varie forti, che gudico non poterli fare ne imagi

har più; percheegli' veramenta -high occuppatotutto ciò che fi

puo fare in cotal facoltà. In ſcoltura fu'raro &principale fi como

li vedenelle opere fue Siluio Laccheſe& nel ferro Gio. Battiſta

Cerabalia.Però laſciamo gracchiare alcuniftitichi, cheno gli uoś

gliono ammettere , fi come genti che non hauendo diſegno non

conoſcono la bellezza& ornamento dell'arte , i quali ſono come

dice il verſo ,

Genteà cui ſi fa notte inanzifera.

the pur con quelle ſe può legiadrainente accetinarela laſciuia nel

fatiro &nelladonna ignuda , l'amante- giocondo nel paſtore &

Ninfazla vilcà dell'amante nella bellezza della firena, la prudenza

nellaSfinge, & futti gli altri concetti ſottocotali apparenze, come

di lacre picture. Ora per tractarne piu diftintamente, no ftarò ad

inueftigar piu ſorilmente ciò che ſiano grotteſche, perche non lo

fa manco l' iſteffa verità nó che lo ſappiano i pittori,ne di che cos

fa fi cópongono; ma dirò ben queſto, prima ch'io uenga alle loro

compofitioni,ch'egliè parere dimolci dotti & eſperti nelle letters,

che queſte grotteſche non ſolo ſiano coſi decțe dalle grotte , per

che gli antichi vi ſoleſſero taluolta ricouuerarſi naſcoſtamentepet

pracere& diletto con qualche ſua amata ; ma perche à propolito

veniuano fatte non altrimente che enimmi , ò cifere, ò figure egit

tiè ,dimandare ieroglifici, per ſignificare alcun concetto o penfica

ro ſotto altre figure, comenoivfiamo negli emblemi & nelle im

preſe.Et per mecredo che ciò foſſe perche non ci è via piu accom

modata per diſegnare ouer moſtrar qualconcetto ſivoglia della

grotreſca;per cio che a lei fola nell'arte ſono concelli ſacrifici,tro

fei ,iſtcomenci,gradi,concaui,conuesſi, in giro ,& pendenti è rileua

ti ; & oltre di ciò tutti gli animali, fogliami,arbori,hgure,vcelli , falo

ſi,monci,fiumi,campi cieli, tempeſte faette,tuoni, frondi fiori,fritt

ti ,lucerne,candelieri acceſi, chimere,moftri, & in soma tutto quel

lo che ſi può trouare & imaginare.Màlaſciando queſta curiola in

ueſtiDD +
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ueſtigatione che il tutto importa comedianci propoli ,miftendere

ſolamente à diſcorrere intorno alla compoſitione loro , laqualeè

di molta importanza . Iniperò che ſi come elle li pongonoin ulo

per libertà, coli per dilettare vogliono eſſere fódate in sù l'autorical

dell'arıc, poiche non ſono altro che dimoſtratione d'arte & orna

mento a certi luoi luochi conuenienti & appartati. Et che ſia vero

che voglia no haucre ſopra tutte le altrecoſe compoſitionc conue

niente.& arie, li vede per elſempio di tanti pittori eccellenti nel

le figure che non hanno potuto in queſta parte confeguir lode &

honore alcuno; & mallime perche nell'inuentioni delle grotteſche

più chein ogn'alura vi corrc vn certo furore , & vna natural bi

zarria,dellaquale effendonc priui quei tali con tutta larte loro non

fecero nulla;(i coinc anco poco più,hanno conſeguito coloro , che

quantunque ſiano ſtatı bizarri & capriccioſi,nonle hanno però fa

puto rappreſentar con arte. Perche in ciò l'una e l'altra hanno da

concorrere inſieme giuntaméte furia naturale & arte , La compofi

tionc adunque loro primamente vuole ſempre hauer vna coral ve

rifimilitudine naturale,come nel mezzo di colonne arbori che fo .

(tengono candelieri , & nelle parti che hanno più del fermo e del

grollo templi,con limolacri & fiinili, & nel fondo per bala anima

li bizarri , moſtri & ſimili che ſoſtengono, con ornamento di mal

cheroni,arpic, ſcale,e cartozzi,che tengano delfermo. Mà ſe G fa

ceſſero appeſe di ſopra ad un picciolo filo come moli vlano ne in

cima ne manco dalle bande, li conuerrebero.Conciolia che quelle

coſe che con la natura in qualche parte non conuengono,non pof

ſono moſtrar gratia; ancora che foſſero frà loro l'iſtela conueniéza

delle coſenaturali li come ſono le grotteſche. Poi li hà d'auuer

tire che tutti i rami e germogli piccioli habbiano vn certo che di

radice ne i più fermi, & quelticon i tronchi,& i tronchi con lo ſte

lo, non altrimenti che fiori alle frondi,queſte d i tronchi,& i tron

chi à lo ſtelo .Oltre di ciò vogliono eſlere vgualméte compartiti di

che più rami non ſiano in vn luoco che in vn'altro ; & il medeli

mo dico degl'animali, moſtri, vcelli, figure fanciulli ; & maſche

re ; ma tutti habbiano tra loro fimbolo & conuenienza . Perciò

che non ſarebbe bel vedere gl’animalı più da vna parte che da l'al

Ica,nele figure cuire per di ſopra e gl'animali p di lorto, ne le foglie

ò rami tutti in vn luoco ,ancora che folleco alquanto miſchiare in

fiemc: li che tutte queſte bizarric compoſte inſieme vogliono.oc

cupare egualmente lo ſpatio.La grandezza delle coſe ancora vuol

cllere conueniente ſecondo il paragone,come che il fanciullo paia

picciolo
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picciolo appreſſo alla figura grande,& queſta paia altre ſi picciola

appreſſo gl'apimali. Tutte le coſe che vi ſono debbono fino ad

vna fare il ſuo effetto, & cffere rappreſentate in modo che ſi cono .

fca chenon ſono fatre à caſo maá ſtudio , per far quello effetto

che fano;coine ſarebbe ſe vno vcello che uola paia fuggire da qual

che fiamma o afpérco di ſerpe, &non vi voli ſopra ; ouero che uo

li ad alcuna cola chegli gradiſca , come farebbe à qualche fpica

di miglio ,à qualche valodi frutti & fiori;o à qualche fonte : In ol

tre che la figura moſtridi ſoſtenere qualchecoſa, comevn fregiod

altra coſa poſtagli dinanzı ; oucro ch'ella fi ſcatdi , ò faccia alcro

átto conanimali,& fimili; comeancora peſcare in vna barchetta,

douc fi farà l'acqua rinchiuſa in qualche ſcogli & ſpôde à lince for

tils. Hanno dhauere i mori cõformi alla natura ; perche in queſte

grottelche pur tropo è la libertà che li piglia di rapreſentar ciò che

Huuole con ragione con arte & bizarria , ſenza che li vi vogliano

fare anco, come per ilpiùfanno molti leinuentioni à caſo e fuori

di ppolitocol'rappreſentar fanciulli più grādi de gl'huomini ,&

esĞ fanciulli più piccioli di cecte altre figure,vcellipiu groſſi dei

Leoni ,& più di loro le lucerte & lumache;& coli molte altre con

fufioni, facendo ſcherzar fanciulli.có ferpi, & ſalcar nel fuoco ri

dédo, o fuggire d'huominic d'animali in aria fenza coſa che le ſo

ſtenga e ſenza ali,& fino à i peſci ſenza acqua nell'aria,apiccarpe

fi grandiflimi à fortiliffimo filo, & rapreſentar templipiù anguſti

delbuco d'vna lucertà . Di qui nafce che coli poche grocreſche

"fi ueggono belle & bene intele ; & per ciò non è marauiglia che

alcuni , che non ſanno più oltre , gli dannano.Il che non fareb

bono vedédo le belle che à pochiè ſtato cóceffo di fare.Chi ſegui

rà adunque nella compoſitione dette grotteſche la ragione natu

rale , lia certo che gli riuſcirà curto felicilimamente & ne conſe

guirà honore & gloria .Erin ciò apriràmolto bene gli occhi del

giudicio ; per ciòche a mio parere più difficil'coſa è il dar ordine

ad vna cola diſordinata che leguirne vna ordinata laquale hauen

do ſeco l'ordine non ricerca altro che ch'egli li conolca ; doue in

quella oltre che conuiene conoſcere eſſo ordine, biſogna ridurla

dalla natura diſordinata all'ordinata, & coli conuertendo l'hiſto

ria in fauola aggiangergliquelli ornaméti che li gli aſpettano can

tarla in verlo & lotro altre figure con modo più leggiadro & va.

go ,doue quell'altra ſi può semplicemente in prola con figure

proprie ſenza altro ornato componere.

Compoſi
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Compofitioni di lucerne,candelieri fontane, epitafiornamenti difila

baie, colonie , vali interualli, figure, folgiami, quadrature

moftrianimali . & inſtromenii. Cap. XLIX.

Opoi cheappreſſo gl'Egittij, come ſcriue Clemente,furono tro

uate le inuentioni delle Lucerne, accrebbe l'vſo loro in inodo,

che non ſolo appreſta a tutti i popolifurono compoſte di piccioli

arnamcar pervlodelle caſc , & deiPalazzi coG di pietra comcd

oro d'argento& d'altri metralli,comeſe ne vedono ancora alcune

antiche,maanco per ornare i templi & honorarc i numi& Deilo .

co ſe necominciarono à fabricare alcuneà guiſa d'arbori cheſpar

gendo icami intorno intornoin cima ſoſteneuano yn yalo.condé

uoò rorchio di cera, o lucignolo nell'oglio acceſo.Dellaqualma.

niera fu quella che tolle nel tempio d'Apolline Palatino Alellan

droMagno quando eſpugno Thebe; laqualepoi offerſe nel tem

pio delmedeſimo Dionella città diCime. Queſte lucerneà guifa

d'arbori (uperbiſſimi gettate d’oco ,& anco d'altri metalliſpargen

do come li è detto i rami intorno , li fabricauano parte di foglia

mi& frunticon alcuni germogli à luoco à luoco ; & haueuano

la radice loro nel fondo come arbore ; comparendo però ſe non

quei ramifuori del tronco che ſofteneuano le torchie ouero luci

gnolicondiucrſi naſcimenti & fine di foglie lunghe che ſi andaug

no à congiungere col gambo, anch'egli ornato ,mapiù graflamen

per dar il moto dell'ornamento, & dello sfioreggiare ad eſli ra

mi.olore di ciò in forma di vali li faceua il principio del tronco da

cui non vſciuano i ramni à guiſa di baſtoni farci con diuerfi corni

ciamenti & lauori come ſi vſa nè i tornci.Et vi li poteuano parimé

ci variando far triangoli , quadrati& ciò che ſi voleua . Irami che

andauano à foftener i torchi G faceuano naſcere con belliſſimo&

cóuencuole partimento , & congiungerſi al ſuo fondo col yaſo

corali cornici conuenienti al ſuo ordine : Il che li vſa ancora in

molti piccioli candelieri, manichi d'iſtromenti & ſimili. Taluol

ta fi componeuano d'animali diuerli, collocando i più terribili in

fondo come per bali, cheſoſtengono iltutto . Le picciole lucerne

alcune li faceuano à guiſa d'animali, che porgellero con la boc

ca fuori del lucignolo , altre di quadratura ſola ſi componcuang

con alcuni pochifogliamiintorno al manico,alţreformate con di

uerli intagli, alcune con maſchere, & altre con alcre figure & ſtran

ni moftri, delle quali, comc hò detto , ſenc veggono alcune anti

cho

pec
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che inoſtri ceinpi. Da queſt'vfo d' accendere torchi & lucignoli

per le lucernefurono imaginati i candelieri mallimc per cultode

i Deine i templi ſacri; l'vlo deiquali & la magnificentia s'è anda

to in modoacanzando di tempo in teinpo ,che tralaſciate del cut

to le lucerne , a loro,ſi ſono trasferiti tutti gl'ornamenti & le ric

chezze d'oro&di pietre pretioſe , benche con altra forma . Per

cioche ſecondo lanorma de iRomani quali è guiſa di piramidi

laleuano in alco piu larghidi due o tre uolte da ballo che dialog,

proporcionando l'altezzaloro , alla grollezzaſecondo la proporr

tionehumana . Fannoli diforma trilatera , di circolare & di qual

drata& fi compongono dipiù maniere, vna è di Coli animali e fisi

gure , vn'altra diſoli fogliami,frutti& fiori, vn'altra di quadra

care & lauori, vn'altra conda fatta alcorno& dapoi ornata di diet

uerſi intagli, & cannellature , vn'altra delle medeſime quadratu-

re , ma veſtita difogliami daquali eſcono alcunicaulicoli & get

moglidi ſemenžez vn'altra-licompone didiverſi cartozzi figure

val & animali,& la feſta meſcolaramente di tutte queſte coſe ac

coppiate inſieme con giudicio . Perche ſicomcin queſta firacco

glieructa la ſomma degli ornamenti, coli vi biſogna con deſtrez

za grandiſſima& artificio far che tutte le coſe conuengano fra di

loro ordinatamente , facendo del candeliero cre parti vgualidel's

le quali lapiu balſa ipetta alleparti piùferme forti & Code l'altra i

ſuperiore alle più leggieri ornate & la terza mezzana alle mees

diocri - Ciaſcuna di queſte parci G diſtribuiſce in altre tre , & G

pone nella bala ilmaricograue ,&fodo per diſopra ,per di ſotto is

feftremodel peſo e della grauezza , & nel mezzo fi componc di :

turte due.Coli laparte ſuperiore vaolhavere diſopra il più leggie

ro& ornato,diſotto il manco,le nel mezzoquellaparteche si ani

cina alla leggerezza & bellezza , vuol eſſere di fopra,& quella che

al graue & alminorornamento ,di fotco . Ne altrimentihà da ela !

ſere temperata lamežanapercioche leparti graure di poco orna

mento vanno groſſe& baffe , le leggiere & molto ornare longhc

& le ſottili e naediocri hanno da tenere illuoco dimezza . Era .

col le proportioniquadrate reſtano al ballo,ie fesquialcere à mer

zo , & le duple all'alco . Di queſte fi compongono& fi formano i

vali , le quadrature , groppi difogliamojil& ogni altra coſa che ui )

poſſa entrare , obferuandocotal proportione cheſecondola leua- - :

tione delcandeliero & la larghezza daraglial baffo è difopra , fi

diftribuiſcano umembri , & diminuiſcano aſcendendo all’in fu; for

chci ſuporiori non ſaprabondino à gl'inferiori si come manca

forti
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forti , e di più ornamento . Er cohi ſeguendo la ucra norma de gli ?

antichi ſi uengono a diſporre nella parte inferiore à guiſa di ſtilo-?

bate alla proportione della colonna , diminuendoperò per diſa

pra certi corpi ornatid'arpie , & perle punte e mezzi di tefte di ?

caſtroni con faciri& ſimili.Si formano ancora cerre bali foſtenute

da sfingi , & mottri diuerfi có ttraniornaméti in eſla baſe di feſto

ni pendenti, dimaſchere:& di cartozzi che acerchiano le code

desmoltri conuerſi parte in fogliami'; & alcune alcre' fi diſpongo i

no in guiſa'di code diſerpenti . Nella mezzana ſopra la detta ba

ſaè piediſtallonel ſuo fondoperò, forto à gli animalio moftri vi è

il-zocco che ſoſtiene il candeliero ,& vi a ricercano poi vaſi ricchiſ

fimi d'ornamento partie veſtite di fogliami, & parre d'intagli,con ?

tudi coperti di ſopra bene ornati di maſchere picciole , con alcuni

vcelli per détro, & in alcuni ſcauamenti del valo al baſſo preſſo al

la baſe con fanciulli, & animali piaceuoli . Doue li ueggono peno?

dere panni dallo bocche delle maſchere,monily & fimili guardano

doli da pordi feſtoni', che comegrauihannoda collocardi da baſe

ſo . Nella parte fuperiore ſopra vali, li leuapo alto con coperti ric

chi di cannellarure & foglie minute , fiori germoglianti ; & da i

njanichidelvaſo pendono monili &gioie.Qului non cóuengono ,

maſchi ne alcuna altra figara , ma ſolamentelvi li ricerca lo short

mento della partedaballo . Eglie ben vero che giù nel fondopee

accompagnarl có la parte niezzana ti potrebbe fare qualche qua

dratúra , qualchemalchera di fanciallo , o qualche vccello ma

non già altro. Er in queſta maniera il candeliero viene per ordine

ad ellere compoſto., & rapprelentarli.bello & fortele quali regole

non offeruano alcuni, checatte le coſe fogliono fare alla riuerfal.

Con queſto iftelſo ordinelegambe delle lettiere,le colonne ſuperar

billime deipadiglioni, i bardinali da principi, & fimili fi hanno

da fare; & oltre quélte certe colonne tondeche atlai vsò Gauden.

cio& altri, corne vediamo nelle opere loro .Lemedefime regole

ſeruono parimenti a far quei candelieri per lo colonne quadrate ab

la foggia Attica ,doue li vlano ancora trofei ; & cofi i pilaſtri delle

capellc.ò d'alını.luochi, Oltre ciò gl'antichine i ſuoi ſacrificiyfanaa

no certi orci uoli d'oro , fatti ſecondo que te iſteiſe ragioni,& anco

certi piccioli candelieri & lucernecome ţi vede per alcuni pilitin

Roma, & ſe ne uide à Milano à tépipaſſati vno ilqual era tenuto pi

il candeliero del icmpio di Salomone, ſecondo che racconta nelle

fue hiſtoric Enca!Silvio I Paſtorali fimilientedo i Pontefici , 36

Arciuc coui , & finahneace tutti gl’iltoomenti che fanno biſogno

per

}
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per ilculto de i templi, ò perſeruigio o falto dei principi coſi le

regolano & ordinano. Vnde îi veggono le tauole,i forcieri,i cami

ni & ancora i vaſi di diverſe maniere circolari , ouati come gli fac

brica Ambrogio Maggiore in legnocol torno tanto ſottili e den

tro e fuori che è marauiglia grandiſlima il vederglı longhi, & cor

ui , le tazze , i bicchieri ,le bacile , & ſecchi, le ſedie , le catedre,i

carri trionfali , & le carrerte ornate& diſpoſte ſecondo tali com

poſitioni. Con tali candelieri ancora ò fimili forme ſi poſſono fa

bricare in oro ò in ferro le guardie delle ſpade de i coltelli , 8 €

de gli ſtucchi con la lima , con la quale non hebbe ne hauerd

pare mai Ferrante Bellino Milaneſe . Della forma ancora de '

candelieri ſopradetti ne ſono cauate le fontane tonde , ouate &

quadre,in fondo di cui ſi fa ilvaſo che riceue l'acqua che da di ſo

pra efce fuorida bocche di maſchere , ò d'alcri Timili coſe, & in

cima 6 fa vn qualcheDio Marino,ò Ninfa che ſignoreggi le acque

aggiungédoui anco hiſtorie , di Dei del mare & i ſuoi amori ,co

me ſi vede olleruato in tanti , de iquali tutto il mondo ne è pie

& malime Meſſina doue frà gl'altriè quello tanto celebra

to nella vita di frate Angelo ſcoltore, nella quale ella doue ſi

legge minutiſſimamente deſcritta. Gl'epitafi li fanno medeſima

mente con queſtomodo di pelli d'animali & di cartozzi,nei qua

li come in carta di contengono i fatti di coloro à quali seruono

gl’epitafi; doue li poſſono ancora fare ſcudi,impreſe,hiſtorie,páe

li & altre bizarrie , & li chiamano con altro nome ancora cioè car

telle, le quali pariinenti li pongono nei fregi come vediamo farli

fino nelle ſale & luochi, quantunque non ſiano di principi. Gli ſt

lobati medeſimamente ſecondo le coſe che ſoſtengono, & go

uernano nell'iſteffa maniera ſiornano ; perciò che le ſoſtengono

alcuno obeliſco s'ornano di groflo , re qualche epitafio, di morti

d'animali melancolici Saturnini , & notturni , veſtendo le figure

che vi entrano ſecondo il grado del morto : come s'oſſerua anco

ra ne' grandiſſimi catafalchi doue li pongono le figure che deno

tano la potenza già ſtata di colui che s'honora . Ora quanto ad

eſli Stilobati ſeguendo gl'antichi Romani , & prima di loro gl'E

gittij , in ſegno divirtù, li pongono Angeli, & fignificati diuis

ni ; in ſegno d'Imperio, & valore, Aquile trionfanti,& fimili ;in

ſegno di fortezza , Leoni , Orli ; è d'humanità buoi , caſtroni , &

altri limili con le loro aderenze , & ornamenti proprij . Secondo

le cole ancora che tengono entro ſe, vanno ornati, come per ef

ſempio laſciando gl'antichi, noi Chriftiani yliamo intorno al

Sacramento ,



430 LIBR 0 .

Sacramento , & reliquie difarui le figure in acci conuenienti à lo

ro ; ſi chealtrinon vi ſi fanno che Angeli diuerſi in atto di ſoſte

nere honorare , & riucrire . Per tutti gl'interualli ancora nelle

opece offeruali di compire lo ſpatio con diuerſe compoſitioni di

fogliami,hauendo ſempre queſta auuertenza che vi liano le parti

più groſſe, & ferme, &dalle bande le deboli ; & coli per le pila

îtratc, facciate, triangoli , vacui, colonne, & ſimili, li ha ſempre

da ſeguir la regola del formare i candelieri. Eſſi trouato vna nuo

ua forma di far grortelche, cioè che nella grotteſca comincino

tutte le ſue parti, & parimente in lei finiſcano. Per ilche non vi Gi

veggono vcelli ne altro per aria , anzi ogni coſa con ragione lilo

ftiene ſopra quelle che li può ſoſtenere, & coſi tutta la ragione ſu

detta de i candelieri li per dritto in mezzo benche alquanto va

riatamente , & doppò tutte l'altre coſe naſcendo dalle parti ſi van

no ſoftenendo l'una e l'altra . Er queſta è la vera, & antica forma

del far le grotteſche, ma poco intela da molti che in vece di quel

le douerebbono far delle rebeſche ancora , che ſenza profondità

ò eminenza rappreſentandoli d'un ſolo colore, li formano ingiro

có forcole germogli, & fogliami fiorati,como vediamo viarli ne i

lauori di ricamo,& della gemina ſopra l'arme,Ne gl'arbori altre

sì ſi è trouato vna bella inuentioneda Leonardo difar , che tutti

i rami li facciano in diuerſi gruppi bizarri , la qual foggia vsò ca

neftrandogli tutti Bramante ancora .Con queſta via vltimamente

li trouano le miſure , & proportioni de gl'iſtromenti militari , i

quali ſenza dubbio ſono cauati anch'elli dalla vera via geome

trica , coli antichi quanto moderni, & in ſomına tutu gl'ordigni,

& iſtromenti dell'architettura militare.

Compoſitione di ritrarre dal naturale . Cap. L.

'Vſo del ritrarre dal naturale cioè di far le imagini de gl’huo

mini ſimili a loro , ſi che da chiunque gli vede fiano ricono

ſciuti per quei medeſimi; credo io che ſia tanto antico , che

naſcelle in vn punto ingeme con l'arte iſteſſa de dipingere,laço

le da prima non fù ritrouata ad altro chea fare le imagini, cioè

i ritratti de' grandi huomini come d'Idoli in terra . Onde ne è

che in quei primi tempi ſolo i Principi l'uſarono , come ſcriue

Lattantio , dicendo che le imagini ouer ritratti coli di rilieuo co

me di pittura furono fatre prina per memoria de i kè , iqualı vi

Uendo haue ano bene gouernati i popoli , acciò chemorendo la

Iciallero di ſe grandifimo deliderio à pofteri, ſuegliati da quelli

pitture

L
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pitture , d ftatoue ſpeſſo ripeteſſero nella memoria i loro fatti ile

luſtri &opere gloriole, & s'accendeſſero ad imitarle. Onde Gi leg

ge di Celare dittatore che vedata la ftacoua d'Alellandro il gran

de in Egitto prima fmarricoli e poi ripigliato animo, ſempre volle

ſuggellarecon l'imagine d’Aleilandro per hauerla ſempre inanzi

à gl'occhi.Et col le lignore Romane vlauano di portaria nei noi

annelli ſcolpira , & tutti i nobili Romaniſoleuano farlo ne' giuo

chi, & imagini deiſuoi antecelloci. Mà tornando à noſtro pro

poſito , ſcriue Euſebio nella hiſtoria Ecclefiaftica , che fù ancora

vſanza de' Gentili di concedere alle perſone che foſſero ſtate di

qualche giouamento per alcuna inuenrione da loro ritrouata alla

vita humana , che poteſſero farli ritrarre , ouero che'l Principe,

è la Republica faceua ritrargli , come fecero gli Atenieſi à So

crate doppò morte , & à Pitagora ; & i Romani ad Eſculapio , a

Quirino ,&ad altri infiniti: acciòche foſſe noto à pofteri in quára

riueréza foffero tenuti quelli che erano diuenuti eccellenti nelle

virtù ,&erano ſtati gioueuoli al módo ; & perciò eglino s'accender

fero ad imitarle. E diqui ne nacque che cutti i faui teneuano per

memoria le imagini de gl'anteceifori laui, acciò che vedendogli

fi ricordarlero dell'opere loro , & ne pigliaſſero eſſempio. Alira

forte di gente adunque (per quanto ſilegge) non ſi poteua far ri

trahere appreſſo gl'antichi chei Principi,& i virtuoſi.A tutti gl’al

tri era prohibito , tutto che richiſſimi foffero . Er queſto vſo cre

do io che duraſſe fino che Conſtantino traſportò l'Imperio ,&

l'honor d'Italia à Bizantio ; perciò che prima le leggiamo appreſ

ſo gli Aſirij di Belo , di Nino , & di Nembrot , trouiamo che le

imagini loro furono fatte ſolamente per ordine di Semiramis re

gina diBabilonia ; & appreſſo gl’Egitcij de i Rè loro non ſi ritro.

wano ſe non i famoli come Simandio, Amali , Arfinoe , & alcuni

altri pochi ; & de i virtuoſi meno , come Mercurio Trimegiſto il

qual loleua dire che quando la pittura nacque ,nacqueancora la

religione . Perciò che lo ſtudio de i pittori è intorno alle ſacre

imagini ,& appretlo i Greci vi era vn'edico chefolii nobili vſal

ſero la pittura , tanto e lontano il penſare che permetteſſero à

huomini plebei , & vili il farli ritrahere dal naturale ; anci queſto

alſolutamente era riſeruato ſolamente à Principi , & Saui. Coli

apprelfo Romani altre ſtatoue non fi ueggono che di Conſoli

valoroſi, d'Imperatori, & fimili à Principi,o almeno d'huomini

pregiati , & ſingolari in qualcheparte, come di donne, ò giovani

belli . Onde liucde la Statoua d'Antinoo belliſſimo giouane fra

tutti
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tutti gl'altri che furono amati da Traiano, d d'huomini forci

comed'Hercole , & di Milone Crotoniate . Per ilche compren

diamo in quanto pregio foſſe tenuta da tutti i popoli queſt'arte

del citrahere dal naturale mallime perche non era ſe non da ec

cellenti pictori ſcultori, & incauatori eſſercitata ; ancora che à

tempi noſtri li lia diuulgata tanto che quaſi tutta la ſua dignità è

perduta , non ſolamente perche ſenza alcuua diſtintione li tolera

da principi , & dalle republiche , che ognuno con ritratti cerchi

di conferuare la memoria lua eterna, & immortale , ma anco per

che ogni rozzo pittore che à pena sa che coſa ſia empiaſtrare car

ta vuol ritrahere . Er queſti lono poi ondevengono i ritrattide'

ciurmatorisì per le bandiete , & d'aliri huomini ſordidi , & in

fami. Et le bene queſto abuſo almeno appreſo à gl'intendenti

non ha ſcemato in parte alcuna il pregio à queſta arte , ne mac

chiato pnnto la ſua candidezza; non é però che non habbia ap

portato qualchedanno in queſto , chel giudicio in parte ſi viene

à confundere, talche à pena ſi ſcorge qual fia la propria ragione

del citrarre ſecondo la qualità delle genti che ſi ritranno , & ſe

condo che vuole, & inlegna l'arte . Perche doppò che è entrato

queſto abuſo, le alcuno vuole far vn ritratto con quelle ragioni',

& parti che richiede l'arte,& il grado di colui che li fà ritrahere,

non gli è fe non da pochiſſimi concello , & è altretto poſporre le

regole è precetti dell'arte al capricio di chi ritrahe . Per queſta

cagione di rado il buon pittore clprimne il ſuo concetto, ſenza cui

non èpoſſibile che alcuna buona cofa rieſca , tanto più à pictori

goffi , & materiali. Si che in vece di ricratti fi veggono come à

dire inetamorfoh . Ciò non oſtante hò tuttauia voluto so racco

gliere qua alcune coſe neceflarie alla vera com poliuonedel far ri

tratti , acciò che in parte vengano a conoſcere quelli che non lan

no, in quanto errore ſi trouino , ritrando ouer facendoli ritrarre.

Primieramente adunque biſogna conſiderare la qualità di colui

che fi hà da ritrarre , & fecondo quella dargli il Tuo particolare

ſegno, che lo dia à conoſcere, come farebbead vno Imperatore la

corona di lauro ,comeſi vede oleruato nelle ſtatoue antiche, & co

nie giudiciofamere hà Olleruato Tiliano ne' Ceſari ch'egli dipinſe

al Duca di Matoua con lauri apprello , & con baſtoni in manoche

denotano il ſuo dominio, comelo denota ancora lo ſcettro , & le

armi all'anticha; mà con certa diſcretrezza per leuar la bruttezza

de l'habito , acciò che ſempre il ritratto relti bello . Per laqual ca

gionc gl'antich i Imperatori vollero nelle ſtatoue , & figure ellere

rappretentati
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rappreſentati cos armati . Taluolta anco Gi faceuano ignudi pet

accennare chel'Imperatore deue eller libero, & moſtrare aperta

mente quello che è à popoli, & coſi che debbe eſſere riuerito per

la bontà ſua è temuto per la giuſtitia che miniſtra . Secondaria

mente l'Impetatore ſopra cutto ſi come ogni Rè, & Principe,vuol

maeſtà, & hauer vn'aria à tanto grado conforme, li che ſpiri no

biltà , & grauità ; ancora che naturalmente non foflc tale: Con

ciolia che al pittore conuiene che ſempre accreſca nelle faccie

grandezza , & maeſtà,coprendo il difetto del naturale , come la

vede che hanno fatto gl'antichi pittori , iquali ſoleuano ſempre

diſſimulare, & anco nafcondere le imperfettioni naturali con l'ar

te ; ſi come fece nei ritratti delle Dee Zeuſ, & Aurelio , in quello

di Pericle, doue lo rappreſento con l'elmo in teſta, perche l'haue

ua acuta ; e leggeli d'Apelle cheritrando Antigono gl'aſcoſe l'oc

chio diffettoſo . Et queſte parti vogliono eſſer oſſeruate accura

tamente da gl'intendenci. Perciò Aleſſandro Magno per editto

publico commandò che niuno ardiſſe di ritrarlo fuor che Apello

in pittura , & Pirgotile di cauo , & Lilippo in ſcoltura . Con tal

arie fi vengono gentilmente a diflimolare, & ricoprire le imper

fettioni, & imancamenti della natura , & accreſcere, & ampliare

le buone parti , & lebellezze . Lequali parti non offeruò l'anțico

pittor Demetrio , chefù più curioſo di rappreſentar la ſimiglian

za che la bellezza. Onde gl'antichi eſpreſſero la ſtabilità in Ca

tone , lo ſtudio in Socrate , la penetratione in Pittagora , la cru .

delià , & fierezza in Nerone , la clemenza , & nobilià in Ottauio,

la laſciuia in Eliogabalo , la durezza in Mario , la Maeſtá in Cela

re;& coli in tutti gl'altri vſarono ſempre di far riſplendere quello

che la natura d'eccellente haueua conceſto loro, E coli vedeli

c'hanno oſſeruato molti moderni in alcuni ritratti di poeti , come

feceGiotto ilqual eſpreſſe in Dante la profondità, Simon Sancle,

nel Petrarca la facilità , Frate Angelo la prudenza , nel Sannaza

ro , e Titiano nell' Arioſto la facundia , & ornamento , e nel

Bembo la Maeſtà , & l'accuratezza. Circa gl’habiti digrado in

grado fi hanno da ſminuire ſecondo le genti; ancora che io lodi

che ſi debbano ritrare ſe non Principi virtuoli, & belliſſimi gio ."

uani , & femine. In queſta parte di diſtribuire gl'habiti , ò per

ignoranza , ò per poca auuertenza ſi veggono grandiſſimi crrori;

come per eſſempio gl'Imperatori con le berrette in teſta che gli fa

ratlembrar più toſto mercatanti che Imperatori , coſa che tanto

più diſdice , & ſpare quanto che all'aria loro imperiale par che ſi

Еe confacciano
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confacciano ſolamente le armi . E però il Carlo Quinto di Ti

tiano , & quell'altro di bronzo di Leone Aretino, i ritratti di mar

mo di Lorenzo, & di Giuliano di Medici, Duci di Fiorenza poſti

nella ſacriſtia loro in liene con altre figure di mano del Buonarot

to li veggono armati co'l baſtone in mano, & con gl'habiti tanto

accommodati all'anticha che di più eccellente per nobiltà , & ar

tificio non ſi può vedere . Ilche li dee parimenti leruare ne' gence

rali d'ellercuti , ne i colonelli , & capitani , ò ſoldati,minuendo per

ordine de i loro habiti , & coli anco ne gl'ecclefiaftici. Per incon.

tro poi i mercanti , & banchieri che non mai videro ſpada ignu.,

da à quali propriamente ſi aſpetta la penna nell'orecchia con la

gonella intorno , & il giornale dauanti li ritraggono armaticon

baſtoni in mano da generali, coſa veramente ridicola , & mani

feitamente accuſa il poco ſenno , & giudicio , coſi del dipinto ,

come del dipintore . Nelle femine maggiormente và offeruato

con eſquiſica diligenza la bellezza , leuando quanto ſi può con

l'arte gli errori della natura ; &coli imitar i poeti quandocanca .

no inuerſo le lodi loro . Couali ſono gl'auuertimenti del compor

rei ritratti in generale , & particolare, iquali quanto ſiano neceſ.

ſarij maſline nel rappreſentare gl'ornamenti, gl'atti, & gelti con

uenienti á Principi à virtuoſi, & alle femine che li ritranno , li può

comprendere ne' ritratti fattida gl'eccellenti pittori , per altro

ancora famoſilliini, & da celebri ſcoltori. Fra quali ſi veggono

quelli dimano di Leonardo, ornati à guiſa di primauera coine il

ritratto della Giocóda,& di Mona Lila,ne'qualihà eſprello trà l'al

tre parti marauiglioſamente la bocca in atto di ridere, & le faccio

delle lor dóne amate in uaghillima maniera abbellire , come qlle

di Raffaello, di Andrea del Sacro,di Giorgione da Caſtelfranco , &

di altri che nel ritrarle ſono ſtatimitabili,coine il Palma , Sebaſtia

no,il Mazolino, il Tintoretto,ilBordoni , & de'Germaniil,Durero ,

il Dionatenſe, Girolamo Cocco, il Bertano, l'unico Giacomo da

Trezzo nelle medaglie,trà lequali ſono miracolule le duc d'Iſabel

la Gózaga, Principeſſa diMalfetta,èdiDóna Ippolica ſua figliola ,

la quale diede gl'habiti , & l'aria di Diana , & fece nel roucrício

della priina vnadonna in habito matronale appreſſo vn'altare, lo

pra cui arde vn fuoco che auampando dilegua le nubi & nella ſe

códa l'Aurora nel ſchiarir dell'alba chesparge fiori ſopra il carro

con la facella ne l'altra mano , tirato dal caual Pegaſo , con cui và

di par’Aleſſandro Greco il quale eſpreſſe di cauo in acciaio, Papa

Paolo terzo con ráca marauiglia diMichel'Angelo che giudicaua

tanto

!
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tanto incato non eſſere poſſibile di farſi , & de ſcultoriAgoſto Zad

rabalia, Alfonſo Lombardi, frare Guglielmo dal piombo, Tomaſo

Cavaliere,& Giacobo ,da Val Solda,& de' moderni pittori Scipio

ne Gactano, maffime nel ritratto di Gregorio xiij . & del Cardinal

Granuela ,douevediamo tutto il più bello della natura,comeladi

gnità del volto in quello , & in queſto la magnificenza, di Gio

uanni Móte Cremaſco, & Gioſeffo ArcimboldiMilaneſe,ne ritrat

ti di Mallimiliano Imperatore , oue li vede riſplendere la maeſtà

imperiale, ſi come nel Cath .ReFilippo , nel ritratto del Principe

ſuo figliuolo di mano di Sofonisba Angoſcivola, di Antonio del

Moro ,e di Alonſo Sanchio riluce nell'una la grádezza,& grauità,

& nell'altro l'altezza dell'animo , & finalmente quello di Carlo

Emanouello Duca di Sauoia di Georgio Solerio d'Aleſſandro Ar

dente Luccheſe , & del Decio douc parimeti ſi vedeotſeruato que

{to decoro,per non dire per hora dimolti altri che in queſta parte

ſono digniſſimi di grandiſſima lode, Frà iquali non ſono de' lecó

di in coli frelca età ,Ambrogio Figino, come fi uede nel belliſſimo

& artificiotiffimo ritratto c' hà dipinto dell'eloquentiffimo pa

dre Panigarola minore ofleruante di Santo Franceſio, & Giro

lamo Cioccha tutti due Milaneſi , & miei diſcepoli. Per ilche

non ci dee parere giamai alcuna fatica troppò graue per appren .

dere quelt'arte , ellendo di canto diletto , & ornamento, facendo

cſprellamente vedere tante diuerſe fiſionomie d'huomini , & di

donne, che rauuiuando ne gl'animi noftri la memoria delle virtual

de gli anteceſſori grandı , & illuſtri, ci vengono à feruire non ſo .

lamente per eſſempio, mà anco pervnoſtimolo d'emulare i fatti,

& le impreſe loro , caminando per i veſtigi, ch'egli ci hanno la

fiato ſegnati , & impreſſi. Onde habbiamo principalmente d'el

ſere grandemente obligati à rendere continouamente gratie fino

golari à Chriſto nostro Signore , che volle ello medelimo eller'

pittore, ſtampando la ſua lacratiſlima effigie nel Velo di Santa

Veronica ; acciò che reſtafle à po ſteri per y no elſempio lingolare

di luiche gl'inchinaſſe ad amarlo , & riuerirlo vedendola , come

ſi vedein Roma . Et doppò Chriſto habbiamo da riuerire Santo

Luca Euangeliſta , che ci habbia laſciato ſcolpito di lua mano il

ritratto della Vergine Maria co'l luo figliuolo in braccio in Ro.

ma , di cui li crede che ſiano ancora le effigie di Santo Pietro , &

Paolo ; oltre molti ritratti di Poncefici Santiſſimi, & aliri Santi

come Santo Tomaſo d'Aquino, & altri infinļi iquali oltre il di .

lecto che ci apportano nelvedergli, non è dubio che ci edificano
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tanto incauo non eſſere poſſibile di farli, & de ſcultori Agoſto Za

aflai. Oltre le ſacre effigie ſi vede anco di quanto ornamento fia.

no à gl'Imperacori , R., & Principi il veder le ſtatoue medaglie ,

& pitture de gl'altri famoſi, poi che ne fanno i Muſei, come ha

l'Imperatore, il Rè di Francia à Fontana bleo , il Re di Spa

gna ,il Duca di Sauoia , il gran Ducadi Toſcana , il Ducadi Ba

uiera , Paolo Giouio Veſcouo di Nocera , & in fomma molti altri

Principi , & Signori , Nel che li vede tutto quello di cui la no

Itra mente non può più defiderare di vedere ; eccecco ſe non ſi ve

dellero i grandiflimi Mulei , & le picture ineſtimabili di quel

li antichiImperatori ,e Principi , ch'erano pittori ancora como

di Nerone , Valeriano , Aleſſandro Seuero , & ancora de i Ma

nilij, Fabij , Turpilij , & Emilij ; & parimenti de gl'alori che

non ſolo la vſarono , mà ſe ne delittarono grandemente , co

me fù Demetrio , Falereo al quale furono fatte crocento ſeſſanta .

ſtatoue parte à cauallo , parte in caretce parte in Cocchi,in t'er

mine di quattrocento giorni . Per non dire delle grandiſſime

ftatoue, & pitture di Silla , dı Lucullo , d'Ottauio , & di Semira

mis apprelfo à Babilonij, laquale come racconta Diodoro Siculo

nel circuito dell'una delle due corti regali hauendo fatto fabrica

rein Babilonia il ponte che attrauerſaua l’Eufrate vi fece dipin

gere diuerſi animali ciaſcuno del ſuo colore al naturale per il cic

cuito di trenta ſtadij . D'onde poſſiamo argomentare che la

pittura era all’hora in più vſo , & ltima ch'adello ; li come le fta

toue erano medeſimainente di molto maggior bontà ,& grandez

za che le moderne, come n'appare da unaſtatoua che l'iſteſſa

Semiramis fece intagliare in vn laſſo alto dieciſette ſtadij , con

i capelli da vna banda ſciolti , & dall'altra intrecciati . Pocrebbeli

andar ricordádo d'altri Muſei ancora d'antichiſſimi Rè, prima,&

doppò di Egitto,comeal tempo dell'antichiſſim
o
Mennone, &de

gl'altri famoſi pittori de gli leroglifici, & facre pitture, delle quali

nè furono diſegnate al ſepolcro di Simádio grádi(limo Rè d'Egit

to,oltre che vi erano grandiſſime figure, & ritratti de i giudici,edi

tutti li Dei d'Egitto co’ i doni che li gl'offeriuano conformialla

Jor natura ; & in altre con curci gl'animali atti à ſacrifici, iquali

aſcendeuano verſo la ſepoltura del corpo didetto Rè ; doue li ve

deua dipintociaſcun giorno dell'anno , il naſcere,& il tramon

tare delle ſtelle , & il lor ſignificato ( ſecondo la dottrina d'elli

Egittij) particolarmente in ciaſcunode li 365. (patij di va braz

zo
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zo l'uno digrollezza ; ilqual loco tutto era circódatoda ungrana"

diflimo cerchio d'oro maſſiccio che fù leuatopoida Cambile Re :

di Perfia . Neèdataccre il granritratto che volle fare ad Alef

ſandro Magno, Dinocratenelgrandiflimo monte Acos, nelquale

voleua chenella man liniſtra hauefle tenuto vna Città capace di

diece milla perſone , fi come racconta Vitruuio . Benche molti

maggiori ſono i ritratti 'intellettuali ,iquali dalle mani de glar

tefici ſono poſte in formenaturali all'occhio , eſprimendo il con-'

cetto della ſua mente ouer'idea. Per ilche non ho mai ritrouato

che alcuno pitcore , ò ſcultore , coli antico come moderno habbi

già mai tenuto ne' ſuoi ſecreti ftudi , altri diſegni, è rilicui fuor

che quelli da iquali poteſſero ritrouare contento è fatisfactione :

nei loro ſtudi , & concerti . Mà laſciando gl’antichi , & parlando

dei moderni, Io non hò mai ritrouato che alcuno che habbi ſe

guito l'orma d lefſempio d'un'altro lo habbia potuto agguaglia.

re-nonche auuanzare -Michel'Angelo ne fa fede ilquale non è

mai potuto aggiungere alla bellezza del torſo d'Hercole ,Apol

lonio Aceniete che ſi troua in beluedere in Roma che fù da lui

continouamente ſeguicáto ; fi come Daniello Ricciarelli , Perino

del Vaga , &altri che hanno ſeguitato la maniera d'effo Michel

Angelo nonhanno mai pocatoagguagliar lai. Coli alla maniera

di Raffaello non è arriuata mai quella del Parmigiano , diGiulio

Romano , & d'altri che l'hanno leguita ; & à quella di Leonardo

•non ſono mai poturi aggiungercCelare da Setto , Salai , & il Bol

trafio , ne à quella di Titiano, e Giorgione quelli che l'hanno le

guitata ; ne a quella d'Antonio da Correggio, Federico Barozzi ,

& molti che ſi propoſero d'imirarla . Coli la maniera del gran me

niacore Don Giulio Clouio che l'ha fatto riſplédere egaalmére co ?

me lapicura, è ſtata mai pareggiata affatto daAgoſto Decio, & ſuo

figliuolo. Erritornando àgl'antichi filoſofi, & pittorinonli è ri

trouato mai che per la prudenza lua di liano congiunti inſieme,

mà ſi ben appartatamente hanno diuertificato l'iftella arre ; fra

quali furono Socrate , Platone , Pirrone , e Metrodoto , con altri

quali furono ancora pittori . Mà cutta la forza di quelto ritrarre !

quello che nella mente alcuno s'inprime conliſte nell'hauere vna

grandiſſima auuertenza di conoſcere ſe ſteifo , & quello chela ſua

mente deſidera , & con facilià, & gratia efprimerla fuori in ope

ra ; eleggendo quello dibello e di buono chenegl'altrivede. La

qual cota è molto difficile, ancor'che apprello à molti ha ſtato fa

cide ; ti come appreſſo il noſtro Fontana , ilquale hà eletto la mas

nieraEe 3
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niera più bella de' panni, & de' nudiche li fia giamai potuto eleg

gere, & cofi,con facilita ud, Fitrahendo , & lcolpende le figure

fuoridella ſua idea à lui facile ,& à gl'altri difficile ;.c come pa

rimenti apprelfode gl'alori il Ficino noftrodiſcepoloilqualecon

fimile prudenza, & induſtria di molte altre parti le ſue rare pictu

re và componendocon parte de l'ombre luini , & d'accuratezze

di Leonardo, con le maeſtà armonicedi Raffaello , con i vaghi

colori del Caregio, e co'l diſſegno d'intorno di Michel'Angelo

perſeuerando coli con tali partia diſponere in opera quello che

Tecondoil ſuo genio particolare concepiſce nellamente, comele

vede tra le altrein vna tauoladoue hádipintola Vergine co'l fi

gliuolo appreſſo che calca con vn piede il collo dell'antico ſer

pente , laquale firitroua nella Chieſa di Santo Fedele di Milano ,

Tempio perbellezza,& vaghezza d'architettura, & d'inuentione

fingalarıilima fra le fabriche moderne, vfcito daldiuino ingegno

di Pelegrino Pelegrini ,& altri che a queſta ſono eſpecti,ma dis

ciamohora de gli Iecoglifici.

Compofitione de'ritrassi naturali perarte.

Oleuano i popoli antichi eſprimere con figure naturalı tutti i

ſuoi concetti , e queſte eranoda loro tenute per lacre picture ,

: e perciò chiamate leroglificeda gl'Egittij, ſecondo che han .

no laſciato ſcritto diuerli antichi auctori; appreſſo iquali popoli

cra queſto vſo più frequente di ſignificare con certe picture tutto

ciò chevaleuano . Sichedi qui li puòcauar che l'arre del diſe

gno fù le migliara d'anni auanti che ſi troualfero i caratteri per

fcriuere che Dio moſtrò à Mosè ſopra il monte . Oraquanto à

queſte figure vfate da gl'antichi verrò in qaeltoloco per vtilità

de'piccori a fare vna raccolta non già vniuerſale (perche ſi può

fempre ricorrere à Pierio Valeriano,ilqualenehà trattato copio

famente li che non vi ſi può alcuna coſa deliderare ) mà de'ri

tratti ſolamente del corpo humano. Et priinavn'huomo con la

falce nella deſtra,& l'arco nella liniſtra ſignifica chealcuna volta

li affacica , & alcun'altra con trauaglio ſi etſercità nelle coſe della

guerra ; vn'huomo che ha celta di cane , & ſtende la deſtra nella

aria, & nell'altra tiene un baſtone vuol dire litigioſo ; vno checon

la deſtra moftra varie, coſe del mondo,& l'altra riene alla cintura

fignifica huomopacifico ;vno che habbia capelli creſpi, & tenga

nella deſtra vna (paruiero, & nell'altra la sferza, accenna huomo

che
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che dirado li arricchiſce, & nella vecchiaia conſumerà curto cid

che hauerà accumulato ;due huomini vno con la ſecure cheapra

la legna, & l'altro che tenga nella deſtra lo ſcettro ſono figura del

padre difamiglia ; vn'Rè coronato tenendo nella deſtra la palla ,

& nell'altra lo ſcettro è ſegno che ſoprauanza i parenti, & vicini;

vn'huomo tutto armato tenendo nella deſtra la ſaetta vuol dite

che cuſtodiſce le medeſimo ; vno con la celata in teſta , & tutto il

reſto ben veſtito , che nella finiftra tenga la ſpada dimoſtra che è

chiacchierone , & parabolano ; vno con la reſta ignuda , & il re

ſto veſtito , che feriſce vn'orſo con unſpiedo è argomento d'ellere

cacciatore ; vn'huomo che ſtà in piedi , & cicne in mano la rocca

accenna che è hoſpitale ; vn'huomo ſottile che con la deſtra tiene

vn' becco per le corna è ſimbolo di grandiſſima caſtira ; uno in

piedi legato per le mani da vna catena , dinota ſpeſſe volte pri

gionia ; vno con teſta ignuda , & braccia larghe armato di coraz

za e huomo ladro, e dineſlun 'valore ; vno che lauora con vn ra

ſtello,ouero che getta acqua con vn orciuolovuol dire peſcatore,

oucro lauoratore ; vn'huomo otioſo veſtito di ſera accenna che è

delicato ; vna donna ſedente nel fribunale con la deſtra eleuata

ſignifica deſiderio di pace; vn'huomo ſtante in piedi veſtito di co

razza che dimoſtra teſoro di danari con le ſue mani è ladro , &

furfante; vno con l'elmo in teſta con dentro vna penna di ſtruzzo

à cauallo d'un toro , a che conduce con la ſiniſtra vn cauallo è

Simbolo di malitia ; vnadonna ignuda che copre, & netta le parti

vergognoſe, & eltende la deſtra ,denota la donna deliderar l'huo.

mo,& altre si l'huomo lei ; vn'huomo co' capelli creſpi che ca

ualca un caſtrone dimoſtra un cittadino che voglia preſto domi.

nare ; vna donnain piedi tutta ben vettita , è legno d'allegrezza ,

& pace ; vno chetiene vna ſecchia nelle mani , è figura d'un’huo

mo che nutrilce ſe medeſimo, & la moglie con la ſua fatica ; una

donna auftera che conduce vn cauallo lellato con la deſtra ,rappre

ſenta che vuol dominare altrui ; vn'huomo con vn baſtone in ma

no conducendo vn toro al macello ,denota il carnefice; vna donna

che tiene in mano la coda d'un cauallo ,accenna huomo vagabon

do, & otioſo ; vna donna vecchia poppulata altre volte ignuda ,

che copra , & netti le parti vergognole s’accuſa per donna che de

ſidera l'huomo in vecchiezza , & chealtre si delidera d'eller gio

uane ; vn huomo con una sferza in mano fignifica l'huomoira

condo; & vn'huomo con trè facciemoſtrádo la mano deſtra apet

ta , ſignifica il fapiente, & illuſtre; vna donna bella in piedi dritiae

figura
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figura d'huomo ſuperbo di mente : una donna melancolica che:

Gede fopra yn (cabello è dimoſtratione di melancolia , & humil.

tà : yn huoino che tiene vn Aagello paſcolando agnelli , & capre

per il campo ,è il paſtore , & bifolco: due donne che giuocano con

vn cane in mezzo ſono figura dell'orioſo , & laſciuo: duedonne sa

piedi che G toccano la manmanca ſignificano buona volotàsdue

donne che Gi battono lono Gmbolo di lite , e di rila ; vn'huomo

convn baſtone nelle mani accéna huomo che raffrena il·licigioſo ;

vn'huomo ſopra.vn'aſino; è ilpigro , e tardo.in ognicoſa : vna don :

na che pone acqua da vn'olla in vn'altra, vuoldirperſonache dà:

buone parole :: trè huomini che li tengono per le mani ſignificano :

poca amicuia:vn'huomo checade roueſcio d cerra -accéna lo sfor

tunaro in ogni coſa :- vnhuomo curuato che li ſoſtiene ſopra vn ;

baſtone, e debole ne' farti ſuoi: vnhuomodritcocon.vn baſtone

in mano, è forte ne' fatri ſuoi :.vn huomoin piedi cheaddita con

la mano,è il pacifico :vna donna che códuce vn'atino per il freno,

& altre volte mena vnbecco per le corna denotamolte volte do.

minar ilmarito:due huomini che, fi.tengono l'uno e l'altro con le

manidimoſtrano allegrezza:vnihuomo checóduceduę huomini

ignudi è rappreſentatione di chi piglia:i ladci : vno che canta nek

liuto è huomoche rallegra, & dà piacere,agl'altri : vno che códu

ce ſua moglie per mano, è perſonadata: all'hoſpitalica :: v.no che:

tiene nella ſiniſtra vna baleſtra, & nell'altre vnacintavuol dire che :

fi prepara alla guerra :vno che tiene la bulácia nella.deltra, è il mer:

cante :due fpole con le mani inſieme,ſignificano l'attonuttiale;vai

fabro che barre il ferro con la moglieche ſtà.otioſa è figura che la

moglie fugge la fatica :: vn Rèfedente con la palla nella.deltra, & :

nell'altra lo ſcettro dimoſtra che hà poretàdidominare:vno che:

leuavn'altro da terra ,è huomoamicheuole à cutu : due donne che :

in piedi piangono accennano la melancolia : yn'huomocon ſer

te jelte , è limbolo di perſona di molti ſen (1.: vno che mette vn

ponte oltre all'acqua vuol’accennare che ſi affatica ſenza frutto ::

vn'huomo.lenzamani è otiofo, & inutile: yn.pouero che porta vn

baſtone fignifica il viandante :: yn che mira.trè ferpenti diſtel in

terra Gilcuopre per lapiéte: vn'huomo chee à cauallo; è htigiofo:

vn'huomo decrepitoche lo ſoſtiene ſopravn:baſtone, è il melanco

lico & otiofo; due dóne che inſieme ledono con leucia dimoſtra

po l'allegrezza:vna donnache oţiola piange vuol dir vagabonda:

vn'huomo che ſeguica trè cani che inſieme corrono cótrariamére

& cacciator di nobili : due huomini che menano due cani à lafla ,

figurano vn cacciator di principi:yn’huomo, & vna donna che ſtá
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ato con le mani giunteinſieme allegrádoli ſono figure di perſona

allegra, & amicabile; due donne vagabode inſiemea modo di due

torri ferme ligniticano l'otioſitàe due donnc ſedéti,& duehuomini

ftantià fróre loro ſonoquelli cheſeruono ad altri per luopiacere ;

vna vergine che Atà oriola alpettando l'huomo dimoſtra elfere libi

dinoſa ne' ſuoi penſieci ;vna donna che ſta ferma aſpettando l'huo

mo,è lulurioſo : yn huomoche tiene vnacapra in vn'olla dirame,

è lemplice; vn'huomochemena. vnacapra cóla cinta,écarnefice;.

vna donna che ſtadietro vnacallaalcódendolis è pigca; & laſciva:

vna donna che tiene il fuſo nella deltraje la donnalaborioſa , vno

che tiene un ceſto nella deſtra , è parimenui laboriofo : vn buomo

che ſtà invna nauefermata nell'acqua accéna il peſcatorevno che

porta pellid'animali (opra le ſpalle lignifica homo che guadagna;

vn fanciullo che fiede căvn libro aperto in mano , &con l'ostile fi

gurahuomo ſtudiolo:yn'huomo chetiene vn'agnello concorona

d'oro in teſta rapreſenta.l'orefice; vn'haomo che há vn’ycello che

tiene vn ſerpente co piedi fi-tienenobile da sè ; due donne inſieme

che
gļuocano a dadi dimoſtrano:allegrezza;vn'buomocó vn cane

che liede in carro, è pigro , vn'huomo che mira l'acque correnti è

inſtabile; vn'chemira vn cauallo ſopra un'altro deſidera dıſupera

revn'altro in digpica : vn'huomo che corre di dicero'd vn cauallo :

che corre:in.vn capo libero,è inſtabile : due huomini che fiedono

forcovníarbare mirado.vn'oca ſono otiofizvn'huomo cóvna ceſta

di leone nella deſtra, è forte::vn'huomo cheinvna nauechinata in

acqua moſtra chcesfortunato nell'acque :: vn'chemira vn ferpére:

sdrucciolante per terra,èinuidiolo ; vno che tiene nella deſtra vnu

coltello sfadrato; e litigiofa,& farà contraſto à gl’alori : vn'huomo,

che caualca.vn -leone, è forte,& inſiemefapiente :vnadonna che ſtà

fcoprédoG il vetre,è impudica,& ſenza vergogna :vna ben ornara ,

è bella pudica, & caſta :vno chemira:va tore ne'paſcoli, è ſtabile,

e fermo ne' negotij,luoi vnochemira va cane diſteſo nell'herbas,

Querovn -leone,è forte : vnoche fiede ſopra d'vn'aſino frenato , è

ſenza diſciplina; vno chefede fopravn.cainelo fermo e animoſo , &

fortez . va'huomo chehabbia nelle manivna.chiaue de camera vol

dire che ha poteſtà:yn chemena:vn.cavallo per la.brigliasè fogget

to : vnoche siene vna cartainmano, è figura d'ambaſciatore :vn

huomo chetiene una chiaue in mano,è imagine d'hoſpitalità: vn ?

huomo gertato in terracome morto , vuoldire che è debole: vno:

con duetefte, è fantaſtico :uno convna fecchia in mano accennala

ſapiéza: vn'huomo con falce nella deſtra ,è faticoſo : vna dóna bem

ornata che ſtà aſpettando la preſenza dell'huomo , è amatrice de

gl'huomini:un.che ara con? buoi,è lauoratoredi terra una donna

Lem
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ſemplice che ſtà otioſa è fimolacro di pigritia ; va'had moche

giace fotro un abete è paſtore; vna donna con faccia roſſa e ben

veftita è iraconda ,& luſfurioſa ; vn'huomo ben veſtito che fà

orioſo con vn pomo in mano rappreſenta pazzia ; vn'huomo ne

gro veftico di collo è cattiuo ;due donneche coglionoroſe argo

mencano diporto ,& ſolazzo ; un'huomoche licde ſopra un ca

uallo come feruo moſtra che è logetto ad altri ſeruitori; vno che

Atà con la deſtra tenendo oro , & con l'altra argento, figura il ric

co .;iunadonna ignuda che portavn becco , & vn agnello ſopra le

ſpalle, è ſenza vergogna ;un'huomoche getta unfallo con una

fromba è lucigioſo ; duc che parlano inſieme fonofombra d'huo

moben coſtumato ; vno che tiene in tutte due le mani due dardi

è guerriero ; vn chierico co'l turibolo inmanoè figura di religio

ne;yn'huomo (torpiato dalle mani , e da piedi, è pouero , e faci

colo ;vn'huomo che ara il campo con li caualli è laborioſo , & col

aluatore ; vn'huomoche tira l'aratro da ſe mcdeſmo ,è faticoſo

ſenza ſentimento ; vn'huomo che tiene nella deſtra un annello

d'oro è amatore ; una donna che piangeſopra un infermo dimo

ſtra inſtezza; un'huomo che tiene nella deſtra una ſpada sfodrata

in alco è litigioſo ; un'huomo negro di faccia , & mani , ma di

piedi bianchi, è cardo, & inſtabile ;vna donna che ſtando ſiguar

da attorno , è uagabonda, & otiola ; vn'huomo, & una donna

che ſi ſprezzano lono limbolo di perſona contentiola ,e remora

da gl'altri; un'huomo nella parte luperiore , & nella inferiore ,

che barre un cauallo , ouero con un baſtone un drago, è robuſto;

wno che batre un Leone co'l baſtone , è uittorioſo nella guerra ;

un'huomo che fà un foſſo nella terra , è faticoſo ; uno che fiede

ſopra un Elefante , è forte , & ftabile ; un huomo imperfetto e

manco nelle parti inferiori, è imperfetto ne' ſuoi fatti ; uno che

fiede tenendo un ſacchetto nella deſtra, & nell'altra un vaſo d'oro

è mercante, & ricco ; un fanciullo che biede nella tina ,

ſenſo ; un'huomo di faccia molto cortuoſa accenna che è di mira

bile opinione ; un'huomo che tiene per il collo un ſcorpione , è

inuidioſo ; una donna che fà elemoſina ad un pouero , èmiſeri

cordiola ; uno che porta ſopra le ſpalle ueltı (pogliate, é ſpoglia

tore ; due huomini che fermati parlano inſieme, ſono forma

d'huomo allegro, è compagno ;un maeſtro che ſiede, & tiene un

vuol dire ſtudioſo ; un'huomo che tira di baleſtra ,

è litigioſo in ogni tempo ; un'huomo alliſo ſopra un'ariete con

ucſtimenta fiammeggianti, è litigiolo; uno con la lancia in ſpal

è di poco

libro aperto ,

la ,
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la , è ſpogliatore ; unadonna con una culla doppòle fpalle, d find

ricoſa ; dueche giuocanoalle cartc ſopra una cauola , lignificano

frode; un'huomo che caualca un becco , è contrario à gl'alari

huomini ; uno che ftà legato con le mani di dietto , è conuinto ;

unoche paſſeggja appreſſo un cauallo ſellato ,è timido ; un huo

mo che feriſce un'altro con un coltello è ladro , & homicidiale ;

un che da ſe medegmo li palfa con un coltello , accenna huomo

che da ſemedeſimo G få danno; una che uomita in terra , è cra

puloſo, e laborioſo : uno che giuoca con un legnetto ,è ftregone,

& allegro : nn'huomo che ſtà appelo per lemani,è allegro : una

che ſi muta di lecco in letto , è puerile :due huomini conformi di.

faccia ſignificano amicabile, e giocondo : un'huomoche porta

feco una canna, è fenza potenza: uno che porta due cani ſopra le

ſpalle , è litigioſo : uno che cade in terra , è debole : un'hiamo

che tiene una buba per ciaſcuna mano , è cacciatore : una mano

con una lancia impugnata fignca huomo litigioſo : uno che ca

ualca un cauallo fenza briglia non ha alcuna poteſtà : un’huo.

mo con teſta di cane, è litigiofo : un'huomo diuiſo per mezzo , è

uile d'animo : uno con quattro piedi che ſtà otioſo , è ombra di

perſona che li ripoſa hauendo alfai negocij :un'huomo diſteſo ſo

pra le gramegne, è debole ;un'huomoche porta in teſta terra ; d

ricco :
una donna bella allila ſopra un ſcabello, ſignifica allegrez

za ; un'huomo con un'ucello permano, è ucellatore: una che ſi

tiene la teſta con ambe lemani, è triſto , & affannato : vn'huomo

che tienela teſta con unamano', è pieno di dolore ; un'huomo

che ſtà ſopra un 'luo theſoro naſcolto , è mercante a una donna

che uà innanzi , & uno che la ſegue rappreſentano perfona folli

cita : un’huomo che tiene la catena in imana , è libeca : uno che

folleua da terra un'altro , é oriofo tun'huomofenza teſta , è fen

za poteſtà : un'altro ſenza teſta , è nobile , ma ſenza poteſtà : vn

huomo che tiene un picdein mano fenato uir , è miſera e diſgra

tjato : vnache tiene ilfuoco in mano , è lavoratore di fucina :

vn’huomo che tiene vna teſta in mano leuata via , hà poceſta a

vno che ftà in terra con la pancia in sù, èinfermo , vno che pian .

ge raſciugandofi gl'occhi con le mani ,è infelice : vn'huomocon

vna gran lancia , è ladro : vno che boue convnvafo ,d allegro; un '

huomo à cauallo con va coltello in manosfodrato , è litigiofo :

due huomini con vna ſola teſta ſignificano che fono litigiofi , &

inftabili : vn'huomo afſifa in terra, è ruſtico : uno che mangia va

pane , è piftore : un che ſia in vna tina con una ſcoperta in mano,

è ſtufaralo ;

0
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è ſtufaruolo ; vno veſtito da peregrino che camina , ' à religion

fo : vno chepiſta in vn morcaro , è faticoſo : vn'huomo con vn

bakone , è ſenza negotio : vn'giouane ben veſtitoche ſi guarda

indietro , è otiofo: vn'huomo, & una donnache caualcano infic

me, ſono ſegno di perſona otiola :vn'huomo che fi gerra ne l'ac

qua ,
è ſenza intelletto : dae caualieri che combattono inſieme

ſono figure di litigiofi : vn'huomo che ſi palla con vn coltello , è

cagione della fua morte : vna donna veftita di vefte ſtracciata , è

ſenza vergogna : vna donna che và in nade , è inftabile : vna che

tronca la feita con vna(cure ad vn ' huomo ,è homicidiale : vno

che ſtà ignudo , è ſenza vergogna: vn'huomo che paſſeggia ap

preſſo ad vn cauallo,tenendo in mano vn vcello , & nell'altra va

Terpente , é di mirabile ingegno . Etcofi potrei andar raccoglien

dotutte le altre figure non lolo d'huoinini , màde'membri par

ticolari d'animali, & d'altre parti che fi gli aggiungono , & anco

ra d'animali , & d'arbori , che cutti ſono arti à ſignificarc i geſti

humani , de iqual li fono lecuici non pure gl'Egittij ,mà anco gli

antichiſſimi Babilonij , gl'Indi, & gl'Arabi, daiquali ſoggetti ne

ſono
poi deriuate le iinpreſe,& altre fimili inuentioni che dichia

rano, & alludono nell'apparenza alla verità di quello che è difor

to naſcoſto : fecondo i ſecreti della natura lua conoſciuti per arte .

PO

Compoſitione de'membri del corpo humano. Cap. lll .

Oſcia c'habbiamo trattato à baſtanza de' ritratti naturali , &

2. artificiali , è ragioneche ſi parlı , ora de' membri loco in che

modo lignifichino, riferuandomi poi à diſcorrere più à batſo

come lignifichino compoſti, & unici , Et prima liha da conſide

fare chequeſtamaniera di comporre , è propriamente quella per

laquale ſidimoſtrano tuţii'i concetti che li vogliono, e ſemplici ,

& miſti comepoi diremo : & è propriaméte quell'arte del fare gli

ieroglifici d'ogni ſorte ch’ulauano gl'Egittij nelle ſacreimagini,

coli d'animali comedi figure hunane,& diloro commiſtioni, &

ſeparationi di membra ; leguendo la natura di ciaſcuna coſa per

qualche fuo particolare . Con laqual via gl'antichiſſimi Egittij.

rappreſentarono tutto quello che era poſibile ad imaginarlı, &

accennarli in figura nel tuoiieroglifici: come ne fà amplamento

fede Platone, dicenda chein Eguto erano polte trà le coſe 1a

che tutte le imagini che fisporeuano dipingere , 8c ch’oltre quel

lç non lei ne puteuang, fingeres altre di nuouo à modo alcu

. no,
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no,come in altri lochi era lecito di fare . Et percið efli Egit

tij non concedeuano che ſi moltiplicaffero più cotali pitture per

che haueuano occupato tutto il campodi fare , e di verificare per

qualunque natura di coſa creata ,ò diftromenti, o di geſti . Orai

douendo noi dar principio al modo di componere tali ſignifica

tioni d'ogni maniera per qualunque coſa • lola,ò accompagnata.

Cominciarò da i purimembri del corpo humano , & poi ſeguird

à trattar di tutto il corpo. Leggeſi adunque che gl'antichi acci..

buirono ciaſcuno de' membri a qualche Nume , come l'orecchia

alla memoria , & malune la deſtra , laquale Vergilio attribuiſce

anco à Febo. La man deſtra che è ſegno difortezza, & moſtra la

forza di fare, perche con lei ſi fa il giuramento , perciò Numa:

Pompilio come (criue Liuio l'attribuì alla fede, & noi ancora

volendo dar la fede porgiamo la deſtra mano. Le dira con lequali

fi fanno i lauori , & perció denotano magiſterio ,ſono aſcritte di

Minerua . Le ginocchia ſono date alla Miſericordia, onde coloro

che dimandano perdono piegano le ginocchia . L'ombelico al

cuni lo danno à Venere come che ſia ſedia della luſſuria , & altri

che riducono tutte le membra al centro, dicono che é conſecrato

à Gioue. L'occhio deſtro perche denora cognicitione , & che nul- >

la coſa gliè naſcoſta , èdedicato al Sole , ilquale s'intende per la

giuftitia. OndeApuleio giura per l'occhio del Sole, & della giu«

ftitia inſieme. Il cuore è lotto la tutela parimenti del Sole, & di

moſtra ſincerità, lealtà, & huomini che non li naſcondono in par

tcalcuna ;& perciò ſogliono dire che non ci ſono le più pure , &

leali parole di quelle che uengono dal cuore : & coli diciamo dell'

orationi. La teſta intiera ſi come principal membro gl'Egittij di

pingeuano per la giuſtitia . La mano liniftra diſteſa , & aperta ,

perche è naturalmente più fredda , e pigra della deſtra , perciò

era ſimbolo d'huomo che non ſia atto a fareingiuria ad alcuno .

Legambe zoppe denotano preghiere , atteſoalmodo con che ſi

priega, che non è libero ſi come l'andar de zoppi. La sfacciatra

gine ſi moſtraua come dice Homero Egittiano , con gliocchi ſan

guigni del corpo. La teſta comè pofta nella ſuprema parte del

corpo noftro, e ſimbolo d'Imperio,& ſignoria, &però il ſuo Nu

meera Gioue ; & per hauere in ſe tutti i ſenſi per liquali ſi fanno

tutte le operationi , denota altre sì ſapienza , & è data a Minerua.

Il piè deſtro denota riuerenza, & biſogno ; perciòche ſempre nel

riuerire alcuno ſi ritira indietro inchinádoli: & il fuo nume come

di parte baſſa, & feruile è Saturno . La bocca denoca parlare libc

ramente
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ramente , & però è dataà Mercurioinfieme con la lingua,laqua le

á guiſa di plettro temperae genera le parole. I piedidenotano i

noftri affetri, & maffime il talone ilquale uuol dire gouerno della

noftra uoluntà : per ilche ſi legge che Achille per
ellere ſtato da

fanciullo immerſonelle acque Scigie diuenne in tutte le parti del

corpo inuulnerabile , faluoche ne piediper liquali fù occiſo ciod

doue l'acque non toccarono. Ilche fignifica che qnel tant'huo .

mo in curte le parti poteua eſſer conſtante , pur chenon foſſe ſta

to cocconé gl'affetti. Et nel Geneli e ſcritto , Sarai infidiato dal

tuo calcagno, cioè da' tuoi afferti : & Hercole ,cioè lo Spirito

ſini che con le mani tenne Antco , cioè il corpo tanto alto da

terra ſopra il petto , cioè la ſedia della ſapienza, & prudenza, che

con li piedi, cioè con gl'afferri non toccalle la terra , cioè andaſſe

dinpigliar le forzemainon lo pote vincere alla lotta . Donde ve

niamo ancora a conoſcere che il petto lignifica ſedia di prudenza,

& fapienza : per ilche fi finge eſſere ſotto la tutela di Mercurio ,

dal quale provengono le perfette cognitioni delle uirtu . Vndito

ſolo appreſſo gl'Egittij denota miſura : la man ſiniſtra ſignifica

l'huomo laboriolo , perciò che è quella che tiene l'opere che fà la

deftra feruendola : & quinci e ſotto la tutela di Mercurio. Ilmcm

bro dritto ſignifica dilpofitione di generare, & però à Priapo era

facrato : & fenza i uali ſeminali denota fterilità .Il uentre ſignifica

fruttificare, ò partorire,&èfoscopoſto à Cerere : i fianchi agilità,

& ancora fortezza :e conſeguentemente non ci è membro, ò nodo

alcuno, che non ſignifichialcunacoſa particolare,ſecondogl'an

richi genuli, & particolarmente non biano attribuit à qualche

Nuine.

Compoſisione de'gefti,et arti delle membra nel corpo humano.

Capi LIII.

Ltre le ſudette coſe da gl'atti ancora d'eſſe membra compoſte

infieme, ſi cauano diuerſe ſignificatio
ni

tatre fondate ſopra

la ragione. Quindi la mano ouero il dito indice attrauerlan

do per dritto alla bocca denota (ilentio, perciò che naturalmente

lamano turando la bocca oue ſi forma il parlare uicne à cauſare

il filentio . L'iſtella mano deſtra alzata in alto denota pace , edi..

ftela co'l braccio à liuello ſignifica quiete ; per ilche non ſenza

propoGro Grueggono molte ſtatoue diPrincipi antichi in cotal at

titudine di teper il deftro braccio diftelo à liuello , come fa fede

oltre à l'altre , la ſtatoua diMarco Aurelio à cauallo di bronzo in

Campi.

O

in
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Campidoglio. Di più la mano tenuta di dietro ,denota ſcioperato

da poco ; & toccando vo piede è calcagno dimoſtra affetto; & pri

uationedi prudenza,& virtù, Le mani ſtrette , & le parti vergo

gnoſe coperteſono figura d'huomo continente patiente,& mode

to . Con la bocca chiuſa con le maſcelle gonfie ,& con la faccia

voltata à” piedi per di dietro , ſi dimoſtra huomo che li applichid

coſe maluagie , & per dinanzi à buone. L'abballar di telta, & cur

uar il corpodimolta feruitù , & all'incontro facendo per di die

tro ſignifica tirannia , & furore. Lo ſtar dritto ſopra di ſe moſtra

l'huomo non conoſciuto , perciò che da' mouimenti ſi conoſcono

gl’affetti dell'huomo. Lamano aperta e libera , denota il tutto

eller palele ; & chiuſa li che faccia pagno ſecretezza delle coſe ,

Le dita auiticchiare inſieme di tutte due le mani moſtrano animo

alieno dalle fatiche. Le mani diſpoſte à lauorare , mà che gl'oc .,

chi Gano ſercati, ſignificano vno che non sa ciò che li facci in quel

l'arte ; egl’occhi aperti, ma chenon riguardano alle mani , vno

che lauora per neceſſità, at non per ſtudio , ò diletto ; perciò che

doue è il diletto, tutte lemembra concorrono, & ſtanno intente à

quell'aro , onde viene il piacere . L'huomo con le mani a'fianchi,

moſtra eſfer inutile, & di poco ingegno; la mano dritta al fronte,

denota forza di contemplare ; & chiuſa per dritto dall'indice in

poi ſignifica accennare e denotare ; & volta al ballo impofitione,è

legno. Leuata nel medeſimo atto in alco, ſignifica yn fol'Dio elle

re creatore del tutto ;& trè dici, tre perſone in vna eſſenza, & vni

tà comprefi. Di quì le benedittioni li danno, nel nome del Padre,

del Figliuolo, & del Spirito Santo, con tre dita aperte, cioè il pol

lice , l'indice,& ilmedio ; gl'altri due reſtano piegati . Però l'vni

tà viene ad eſſere ancora accennata dal pollice lolo leuato ,dal. '

quale ſempre cominciamo a numerare , & dire , vno che ſignifi

ca vn ſolo principio delle coſe ; mà fuori di quello, licomeľvni

tà che non ènumero, ina è di quello principio ', cosìanco Dio , è

principio di tutte le coſe , & però non èniuna di quelle . Qyiui.

potrei direcon quali atti delle membradel corpo humano li po

tellero denotare tutti i numeri , mà perche farei troppo lungo ,

tornerò à continuare il filo prima incominciato. Le inani che

chiudono le orecchie denotano ellere ſmemorato, poi che vengo

no à reſtar impediti gl'iſtromenti della memoria , e delle parole;

& ſignificano altre si pertinacia , &oſtinatione , d'uno che non

vuole odire le ragioni. Coprendofi la faccia con le mani, I mo . '

Itra la vergogna propria, & ftringendo le nari del naſo fi denota

diſpregio
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diſpregio d'alcuna coſa ; perciòchenó vi è nell'huomo il maggior

ſegno di aborrire, & [prezzare alcuna coſa,come del cucare il naſo

per l'odore d'alcuna coſa.Vna boccache rida ſignifica l'homo fpć

ſierato,&di poco ingegno dato alle delitie; & la boccaaperca quá

to ſi può dimoſtra (panéto, & ftrepico; chiuſa téperatamente ſtabi.

lità ; & ſtrettamente, continenza. La faccia congl’occhi alzata al

Cielo,con le braccia aperte, e tutte le membra fino alla pianta de'

piedi che paiano leuarli da terra , di moſtrano ſperanza , fede, &

eleuatione di mente dalle coſe mortali, & balle alle diuine,& ſub

limi ; & per il contrario mirando , & inchinandoſi co'l corpo a

terra con le braccia aperte fi dimoſtra diſperatione , infedeltà , &

propriamente applicarſi à vitij , & peccati. In atto diritto e ſenza

alzar la teſta ne abbaſſarlı, denota conſiglio, appagamento , & ra.

gione ; & voltando la faccia alla deſtra , li dimoſtra conſiglio di

cole buone ; & dalla ſiniſtra il contrario . Guardando anco dalla

deſtra parte , & voltandoui la faccia li dà ſegno di Carità ,clemen .

za , liberalità , & limili ; mà dalla finiſtra divendetta, ira, furore,

& offenfione. Per ilche facendo elemoſina , non ſarà bene che ſi

volgiamo mai dalla parte manca con la faccia , mà ſi bene dalla

deſtra ; perche la deltra mano è quella che opera , & all'incontro

di continuo offendendo alcuno ,& gridando li voltiamo dalla fi.

niftra ; perciò che la deſtra che offende piglia gran’tratto minac

ciando con la mano ouer offendendo con ipada , ò baſtonc ; ilche

non potremmo fare volcandoſi dalla partedeſtra. Et quindi Chri

ſtogiudicāte volçatọ la faccia alla ſiniſtra parte,alzandoil braccio

deſtro della giuſtitia contra i peccatori, darà ll
gran tratto della

maledixtion
e
;& 'per il contrario volgendo con benignità dalla

deſtra la Santa faccia alzando il braccio della benedictio
ne, &mi

ſericordia,darà all'anime fedels la gloria di vita eterna, nellaquale

piaccia à Dio che ogni fedele poſſa entrare.Vltimament
e per con

cluderla tutta la ſommadelle lignificatio
ni de gl'atti delle mem

bra ſecondo che naturalment
e
à vno per vno è ſtato impreſſo , in

queſto poco con ſiſte,& breuemente ſi conclude che tutte lemem

bra che tirano all'alto ſignificano bene, & eleuatione in ſua natura

& quelli che perincótro s'inchinano al baſſo male,& deiettione in

ſua natura; per dauanti dimoſtrano forza difare, per di dietro pri

uatione;alla deſtra maefta,forza, & deliberatio
ne di fare; alla lini

ſtramancament
o ,vituperio , & debolezza, o impotenza di fare. In

terſecando poi e congiungen
do in diuerſe maniere elli membri fi

come ci occorre dipollono comporre dimoſtratio
ni non ſolamen
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te diHieroglifci,ma di tutti gl'arti,& geſtihumani ; & per dir il

vero queſta è quell'arte che tanto vſarono i pittori, & ſcoltori an

tichi , nelle cui opere non si ritrouanomoti alcuni, che tutti non

fi conuengano ſecondo ilgrado della figura,allaquale il moto ſi è

ordinato. E queſto viene Tolamente perl'infelicità noftra che 'sè

queſte parti foſſero bene inteleſarebbero di maniera celebrate , &

offertate, checercamente pagherebbero di gran vancaggio tutto

to ftudio,& la farica all'artefice, atrecandogli in guiderdone tan

ta lode, & gloria che lo farebbe daogn'ano riuerire fecondo le

gratie étermini loro ;& tanto più checoſi pochi furto che per al

tro eccellenti a queſta noſtra cià vi háno potuto penetrare,ò ben

tanto poco che li può dir nulla . Et che ciò ha non vediamo più

figure in'atti di dimoſtrare non che miſteri, & ſenſi occulci, ſecon.

do che habbiamo diſcorſo fin qui ; maneanco formate in modo

che rappreſentino quello che conuienc alla natura ſua , ne con

quelmoto ch'eſprimal'effetto che li finge di fargli fare. Però se

queſti tali ſeguiranno le compofitioni de' primi lumi dell'arre le

guendo i precetti dati , non caderanno in tali fconuenienze , an

cor'che dipingano per la parte di ſopra , non laſciando andar it

giudicio alle parti di lotto .

TI

to

Compofitione delle figurefrà di loro. Сар. LII11.

Lire la calonnia che dipinſe Apelle , & molti alcri corpi che

l'uno ſenza l'altro non poſſono ellere , euui ancora il piacere

& il diſpiacere l'uno belliſſimo giouane di faccia,di bella , &

diletteuole apparenza con chiome bionde, & inannellate ; & l'al

tro vecchio trifto, & di meſta apparenza. I quali fi dipingono in

fieme perche nó mai l'uno è feparato dall'altro , & có le terga volca

tel'uno all'altro ,perche ſono totalméte cótrari. Si dipingono acca

cati co deftrezza per le aſcelle da la parte di dietro ad vno ſolo cor

po,il quale accópagna da indi in giù i corpi loro.E ciò ti fa per dis

moſtrare che hánovn medefimo fondamnento;perciocheil fonda

méto, & origine del piacere,è la fatica co'l diſpiacere inlieme ; &

pincontro il fondaméto , & radice del diſpiacere ſonoi vani , &

laſciui piaceri . Ec però l'uno li figura con vna canna nella mano

deſtra laquale è vana e ſenza frutto , qual appunto è il piacere , &

al diſpiacere ſi pone nella mano deſtra vna gran quantità di pun .

te di freccie à denotare le punture acure , & velenoſe con cheegli

punge icilori , laſciatene cadere ſopra il piano alcane lopra les

Ff quali
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qualiſtà ripoſaro. Mi nella ſiniſtra mano il piacere tiene dauanti

al diſpiacere una gran quantità di ſcudi, di quali alcuni ne laſcia

cadere ſul piano,à dimoſtrare come il diſpiacere riguardain que

Ite uanità mondane che porge auanti il piacere ; douc per incon

tro egli porge dinanzi alpiacere quelle punture di freccie ſenza

le quali egli non può naſcere. Nella mano manca il diſpiacere ris

ne un ramodi liepe con ſpine di roſe ; nelle quali riguardadimos

ſtrando che li come la cola non naſce ſenza la ſpina , cogi eglici.

tien le ſpine ſole & le roſe,cioè il piacere feccano , G che un camo

di roſe con le ſpine non ſignifica altroche piacere fragile vang

perduto , & ſicurezza di preſente faſtidio, & puncure di coſe .

Qlire di ciò la deſtra gamba di queſto corpo pola lopra un muc

chio difeno ; & l'altra ſopra una tauolad'oro ,à dimoſtrare la di

verſità loro, & che l'un piede, cioè l'affetto del piaceremondano

ç baffo debile ; & molle , & l'altro cioè l'affetto del diſpiacere ro.

pra l'oro, ècerto ſodo e riſplendente per doglia conforme alle

puntedelle freccie. Dipingeli etiandio queſtomoftro nella for

ma già detta ſopra una lettiera, per accennare i vari fogni di pia

cere, & difpiacete , che quiui la notte ci appreſentano, & la perdi

ta della gran parte della vita , che quiui afa , conſumandouig di

molto tempo ,& maſſime quello della martina , quando la mente

è ſobriae ripoſata , & che il corpo è atto à ripigliarnoue fatiche,

& in lommaimolti vanı piaceri che quiui li pigliano con la men

te imaginando coſe impoflibili à fe , è ca'l corpo dilettandoloin

coleche ſpelfo ſon cagioni della morte fua . Formanſi ancora per

ammaeſtraineuto & inſtruccione della vita humana , alcre fignre

in qucito genere , comeil mal penſiero con l'inuidia Ouero ingra

titudine la qualeſi rappreſenta ſconcertata& mal accommodata

fopra una rana che è l'imperfectione,& dinanzi il mal peoliero ,

cioè l'intento dell'inuidia tutto magro , aſciuto, fecco, pallido , &

colerico , con faccia maluagia & geſto iniquo , che ſcocca à mira

una ſaetta, eſſendo tutto ignudo, perdimoſtrar ch'egli è cosanto

intento ad offender gl’alicili come allude to ſcoccardella (aetta,

che non ſi accorgeche èveduto ignudo, & conoſciuto per taſto,

& maligno. Ma l'inuidia la qualeè di dietro leguendo il ſuo mal

vagiopenſiero ſi dipinge vecchia brutta,e pallida,come gia la fece

Apelle, e gli li aggiunge in inano una sferza , con la quale tuttauia

percuotela rana che la porta inficine col fuo cacei uo pealiero .

Èt perció anco conciolia che batte chi gli fà ſeruitio , ſi può chia

mirel'ingratitudine, percioche l'ingrato non meno cerca di ofa

fordere
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dere &factare, e co'lpenſiero e con le parole colui che gli ha fat !

to beneficio , di quello che G facci l'inuidia contra i virtuoli, &

buoni . Si fingono partirli dall ' imperfectione à denotare che i

triſti penſieri &le detrántioni degl'ingrati, & inuidioſi non poſſo

no perfettamente ottener vittoria contra la bontà & virtù , fi co

me fondare in eſa imperfectione. In altro modo ſi dimoſtra an

co l'inuidia, co'l quale s'accenna che prima il corpo farà ſenz'.

ombra che la virtù Gia ſenza l'inuidia Concio Gia che ſubito che

ella naſce, partonſce contra di ſe l'inuidia . Ora la virtù dipingeli

quaſi in forma d'Apollinc , fi che tiene del maſchio & della fe

miria , perladelicatura che ella rappreſenta nella faccia & nelle

chiome, &il reſto della vita ſembraMinerua ; & falli curta ignu

da , percioche la vera airtù non è coperta daalcuno vitio , ò da

ignoranza , màſolo tiencin ſegno della virtùmaſchia d'Appolli

ne, la faretra al fianco ; & ha una corona di oliua in teſta . Si for

ma in piedi dtitra , con belliſſimo polato in profilo , partorendo

dal ſuo corpo l'inuidia femina magra, bructa,& pallida , la quale

contra di ler riuoltaſi cerca con la deſtra mano di leuargli le for

ze ſue accennate per le ſaette, con le quali ella diſtrugge le igno.

rente& i vitij , & acquiſta gli honori, & le palme, & penetra le co

fe diuine, non che le celeſti . Di più l'inuidia ita in atto di accen

dergli e bruſciare le chiome& la corona , per leuargli l'honore,

& la bellezza chediTerende al mondo ; &con la lingua di ſerpe

velenoſa par che voglia auuelenargli la faccia . Anci in legno che

l'inuidia è di natura fredda, cioe ſenza amore & charità, e rutra ve

lenoſa & peftifera, ſi gli dipinge la codadi ſcorpione ritorta e i ca.

pelli piani et inuogliati.Dall'altro caro la virtù maſchia che colli

chiama da ' iſaui, fi come ancora la giuſtitia , con la punta del

tronco del ramod'olivo che tien nella deſtra cior con la pura vita

toria & pace gli caua gl'occhi, &con la ſiniſtra gli caccia nella de

Itra orecchia una freccia, à dimoſtrare che all'vltimo le forze , &

opere virtuoſe acciecano & affordano gl'inuidi in lor medeſimi;

benche eglino ſempre contra i virtuoſihabbiano pronta la lingua

velenofa , & l'inſidie, & le mani preſte à macchiar l'honore , &

ripuratione loro .

.
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Cap. LV .

G

mette che ſinonni alçııno foraſtiere nel ſuo Reg
no. Quindi lipata

Compoſitione de i colori act de i coſtumi dei popoliegeofo delmondo

Rande coſa è ch'el pittore habbia da comporre non ſolamen

te le dwerlità delle carni delle genti, ma i coſtumi e quali la

{pirito e la voce iſtella ; accià che li come vediamo farli natu

ralmente chiunque liuedrà dipinto , da queſte parti venga di ſur

bito riconoſciuto diſtintamente per Indiano ,Mauro , Tedeſco, è

diqual altra li uoglia natione. Ilche awiene per la naturale idea

noſtra.,.che s'infoude.in, noi da i cieli, in farçi vedere quelle genti

diverſe di colori, di coſtumi , e di atti . Però hò giudicato neceſſar

rio, di douere ancodi queſta parte dare qualche regola &cogni

tione. Adunque quanto alla qualità deicorpi humani , quelli

che habitano nell' Equinottiale infino à i tropicı diCancro e Ca :

pricorno.per la vicinità e dimora delſole ſono neri,da (tacura tots

cuola., di capellirizzi, ſpelli e cocci , di faccia creſpa, di coltumi

fieri, per la ecceſſiua.calidità . Etqueſti ſono cominciandodaOc,

cidente a capoverde, oue ſgombra il fiume Nero ,, i popolidel Re

gno di Meli,di Caragola,di Tambutù., di Guinea, diBorno , di

Barnagatlo doue habita il Preteiani, che ha lettanta due regna,

foto di sè, diuerſi di lingue, di colori diuolio, e dicoſtumi di Ca

licur, Cananor, Narlingia, e Biſnagar, que è il corpo diS, Tho .

malo Apoſtolo, di Zeilan, Malachadoue ſtanno-lempre quattro

Cento ſoldaci à nome di Portugallo ', dell'Iſole Molucche , de la

Taprobana , la'laua maggiore e minore,Borneo , Palohani, Eili

pina,Danao, Chuaua, doue il Rè non li laſcia mại vedere, ne per

fa alla nuoua Spagna,alla gran città del Muxico, oue iSpagnuoli,

'fannomonopolio delle mercanzie di quelli pseli , per condurle in :

Spagnaalla peninſola Cucatam , nel golfo Mexicano, dentro al

quale è l'Ilola.Cuba, la Spagnuola, e inolte alçre , & alfine l'Iſo

la deliata prima trouata da Chriſtoforo Colombo Genouele in

ventore del mondo nuouo ; i& ultinamente all;iſolediCapo.ver.

de . Gl'habitanti dell'Indie nuoue maſline del Perù e quelli del.

gran Rè della China , ſono ſenza barba con un solo peto nel inéco..

vanno ignudi,coli gl'huomini come le donne, eccetto che le mari

tate, portano una binda di cotone intorno à le parti pudé le, & in

lochialfai fimágiano l'uno l'altro. Sotto l'altra regione poi frà la

Calda& la fredda, cominciando da Occidente almonte Atlante

maggiore; c minoreda 27.indino in 34. vi habitano quelli di Ma

LOCOS

.
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Città grande, di Fez , nobiliffimaCittà , ornata d'ogni forte di

collegij d'artiidi. Teleſino, d’Algieri, di Conſtantina,di Tuniſi ,

il regno di Tripoli , il segno d'Ěgitto , del gran Cairo altre volte

chiamato Babilone,di Tebe ch'haueua céto porte,la Giudea doue

è Gieroſolima terra ſanta, doue pati Chriſto redentore per noſtra

ſalute,della Caramania deſerta ,della Perfia, oue e Perſepoli,ò Me

tropoli Città mercatile de la Sufiana,dell'Oragiona,dell'Oracollia

dell'India dentro , e fuori del Gange: è poi li palla all'Iſole del Gia

pan , & per pacli incogniti all’ltola Bremuda , andando all'iſole

Canaric. Gihabitanti diqueſta regione ſono di colore oliuaſtro

per il caldo alquanto grande ; ſono ancora ingenioli, perche s'ap

prelfano al Zodiaco oue (corrono i pianeti , e per la familiarità di

quelli ſono più apprenſivi delle ſcienze ; mallimè Matematiche,

come furono gl'Egittiji Tengono ancora alquanto del crudele ,

come furono i Cartagineſi . Nell'altra regione cheè da' gradi 34 .

inſino alli 46. cominciando dal ſtretco diGibilterra ſono ilregno

diGranáca , di Portogallo,e tutta la Spagha, Toledo, l'iſole Maio

rica , e Minorica, Sacdigna, Corſica , la Cicilia , e tutta l'Italia , la

Guaſcogna, Lenguad’ocayla Prouenza , il Delfinato , la Dalma

cia , la penintola Morea , l'iſole dell'Arcipelago , Candia , Rodi ,

Negropóte, Batmos,que Santo Giouanni Ėuangelifta ſcriſſe l'Apol

lille, l A caia doue è Atene, la Lacia , la Pannonialuperiore, & in

feriore , la Grecia , la Macedonia , la gran Città di Telalonia, la

Tracia, oue è Coniltaprinopali fedia hoggidelgran Turco; la Pan

alia , queàAntiochia , la Gilicia queé Iaco,patriadi Santo Pao .

lo, nellaquale prouincia è ancora Coricca, à cu dirimpeto è l'iſo .

la di Cipro , poi la Soria bueè Damaſco , la Meſopotamia pofta

frà ilTigte , & l'Eufrata.x pallando ilgolfo diConſtantinopoli,

la Cappadocia patria di Sanso GcorgiodArmenia minote,a mag

giore, doueè l'arca di Noe poſta lopra vn' monte altiffino,l'ANi

ria , la Media done è Tauris, hoggi Metropoli del regno Per

fiano , l'Hircania doue è Ateflandria , la Margiana , la gran Città

di Cuinſei; e poi li paſſa per på @linncognici all'iſola di Santo Pie

tro, e diSanta Maria,trà la Hozidaze da nahua Frauza allidole Ter

zere alla Spagna. Sono gl'habicandidi quekti paoldi colore me

diocreà modo di oicciolaben matixadrcottuinimanlucci, arri

adogni ſorte di ſcienze , di fatura mediocreie tortew. Nell'altra.

regione dalla gradi 46, infino aldisoalona la: FranzaBritannias,

Norma ndia, Picardia , la Fiandra, Suizeut l'Alamagnac balla , &

alta, Baujota, Franconia, Aultria,Ongaria,Ttanssintan14.Valachrag
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la Seruia, la Tarraca,la Tána,la Palude Meotide,' la Mangrelia,&

altri paeli di Tartari; come il mare Calpio ,verſo tramontana, par

te della Scithia vecfo mebza giornó , parte del Caçaio , e patfando

poi il ftreco Daniano uèpſo tramontana la noua Franza, e poi la

Franzanoftra . Queſti'habitatori fonó alquantopiù bianchi che

li ſopradetti, & alquanto irraſcibili,e dibuona ſtatura : hanno cả.

pelli dilteli e biondi. Nell'altra regione verſo tramontania ſono

Ibernia hoggi Irlanda, la Scotia ,l'Inghilterra,l'Iſola Tile , hoggi

Islanda,le Hole Orcades , la Grotlandia,la Noruegia, la Gothia, la

Liuonia, la Moſcovia, la Polonia maggiore, e minore, la Marcaan

tica o nuoua,la Scithia tra il monteImauo e fuori's poi al fine vet

fo tramoncana, Goga Magoga nel paeſe freddo . Paffalido poi

ſtretto Daniano per paeſi incognio verſo ilMare ditramontana

ui fono certi luochi dietro la riuiera che fanno altai oro trouatt

pochi anni fa dalla Regina d'Inghilterra y poi alCapo del lavora

tore,e al paffo di Britoni, cheua alla Franza notta , one è l'ufolade

2.Deinoni , e poi iu'E la Frangal Queſti habitanti fono di Atatura

grandi, di colore bianco, di capelli lunghidiſtefi e bionde, dica

itume crudeli, per il gran freddo.Di tutti queſtipaéli-nominati,

quelli che ſono prù Orientali ſono più viralı , e robuſti ,e d'animno

ferino, non afcondendo coſa alcuna petche la parte Orientale &

di natura ſolace ;o però quella parde li armáda deſtría Ondevedia

anoscho'ne gťanimali la parte deftra d pra gagliarda erobuſas pet

il contrario gl'Occidental Iono effelnipati, molli e diffimulatori.

perche quellas parte, come ſiniſtra è laceribuita'alla Lâna ,ancora

cheiu parçede i paeh -ſopradeui nenafcano alcuni d'ogni forte

Pero quroiil pittoré ha da elprimere nierl'aria diciafçun difero, le

differenze deiopheli çli come per efemipio auiene nelle hiſtorie,

delle fibilladiuerfe dicolori & d'aria 2 ib $ 138.95

il vabilo zam ' ' isoladog solibsoni63!!"..

...

Compoſitioni dei pannidellepitghe.' Cap. LV1.
25911011!

Ouendohi neceſſariamente veſtire & adobare le figurehuna

ne, tratterà in queſto lungo ilmotlo del.coinporreipanni,&

67: le piegheche ionode tal modondectarie nepanni,che ten

zaloro una figura quantunque ricoperta ,non uileitendo la gratia

delle pieghe, tuttauia parche fi vergogni come ſi vede in molte

picture , nelle quali non eſſendo bon diſpoſte à fuoiluochi le pic

ghe ne’panni,non ſolainente li fa in certo modovergogna alla fal

gura ,ma'l facherottál ftorpiara ancora, caaciandolegli per leane..

D
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bra ſenza difcretione, è veramente,ſtandogli co fi lontano che gli

biſognerebbe di ſotto altri panniche la copriſſero . Mà venendo

alla compofitione loto, trè coſe li hanno à confiderare per fare i

panni eccellenti, e proportionati, ſecondo la figura che gli porta ;

la prima che ſiano riſpetto alle falde& pieghediqualuà tale, che

Si confacciano à colui che gli dee portare ; la ſecondache debba

no ſeguire tutte le parti del nudoche gli è ſotto ; & la terza che

poſſano reggerli da loro poſta,ſeguendo ilaudo ma non troppo .

Quanto alla primachenóėdi poca imporcáza ,dico che l'eccelle

te pittore non dee ſempre in tutte le figure fare una medeſima for

te di panni con le faldeinfieme, ſiano pureo rare, è ſpeſſo . Con .

ciofia che ſecondo la natura & il grado delle figure che li rappre

ſentano,ſi debbono applicar i panni,& di quelli veſtirla,in modo

che ſe èun Filoſofo ,&un Profeta è di meſtiero fargli i panni gra

ui, e quanto manco falde gli fi danno tanto più conniene; & l'ar.

tefice ne è lodato , comeli'uededa molti eſſere ſtato oſſeruato ,

& mallimeda Michel Agnolo ,ne i Profecti & nelle Sibilledelvol,

to della ſua capella, doue hà dipinto il giudicio ; da Raffaello in

molti luoghi , & da Polidoro , doue è bilognato eſprimerli . Im- .

peroche le li sminuzzallero le faldenon corriſponderebbero alla

grauità della faccia& ftatuta fua. Altrimenti ad una Ninfa , ò al

tra giouineche rappreſenti lueltezza & vaghezza, ftanno benean

zi di neceſſità Gi ricercano i panni che luentolino & liano leggieri,

con minuce falde, che moltiino la leggerezza, d'elli
panni corri

ſpondenti alla natura & qualità della Ninfa . Ondeſe gli attribui

ſcono velamı, e cinte vaghe , & leggieri, diſtinte di minucilli
me

falde . Il che conuiene anco ofleruar ne gli Angeli , li come vedia

mo che hanno fatto Gaudenti
o

, Leonard
o

, il Boccacin
o

, il Maz

zolino, accómod
ando

la leggerezz
a

d'elli panni alla natura & qua

lità loro . Et però ſe gli attribuiſ
cono

medelima
mente

ſottili veli,

& cinte leggieriſſ
ime

con le falde picciole, & ben minute, mà lar

ghe à loco , à loco, ſecondo i volgimen
ti

, ſuoi , & à queſta ina

niera vengono lodati . I panni con le falde de tanto rare o groſle

come quelle prime,netanto ſpelle & ſottili come le ſeconde, con

uengono à gli huomini perfetti & alle matrone di macltà , come

frà i Dei à Gioue, & appreffo noi Chriſtiani ne la velte & manto

di Noſtro Signore , dela Vergine,de 1 diſcepoli & di Gimili,à i qua

li s'aſpettano panni perfetti,chehabbiano le falde ragionenoli &

mediocri , li come quelli che tengono il loco di mezzo . In queſta.

maniera furono eccellentiſſimi Leonardo, Rafaello ,c Gaudencio ,

Ff
il quale
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ilquale non folo in queſto fu raro , mà ancora nel farle parere co .

me ſe veramente fo lero o di broccato , ò di ſera, o di lana, ò di te

la, o di vello , & in foinna di curto quello che ad un pittore è pof

fibile per pratica & velocità dimoſtrare, con li rari volgimenti, &

intrichi luoi . Oltre lui ne i ſopraderti panni fu valente ancora An

drea del Sarro, Antonio daCoreggio,Celare Seito Bernardo Lo

uino , i quali occorrendogli ſpello far de i Santi , molto la uſaua

no , e dei Germani fu eccellente Alberto Darero , & Bernardo da

Brufſelles . In oltre li ha d'hauer riguardo à i gradi & ſtari delle

genti, & ſecondo quelli diſtribuire le veſtimenta co'ſuoi ornati ;

come di gioie , ricami , & drappi di ſeta, e di brocato à principi ,

Regine, & fimili; & non porgli à quelli a quali in ogni coſa con

uien la modeſtia , come à i ſanti, & alla vergine , a cui molti im

prudentemente pingono in capo gioie , perle, ſi come già fece il

Mazzolino . Et tu già un tempo in uſo appreſſo ad alcani di far

gli anco ornamentid'oro intorno al lembo delle veſte,li come al

cuni ancora poco giudicioſi gli fingono ricami, come mi ricordo

d'hauere altroue á baſtanza toccato , Ilche quanto ſia contrario

alla religione, alla verità , & alla deuotione lo potrei prouare con

molte ragioni , & autorità , fe ciò non folle più tolto materia da

Teologo cheda pittore; è non ci reftallero tante altre coſe da dire

più neceſſarie & appartenenti . La ſeconda conſideratione che ſi

debbe hauere è come diſli,che i panni ſeguano il nudo, ilquale ef

ſendo proportionato e ben quadrato, reſta ancora con le veltimen

ta fopra nella medelima proportione. Queſta forte dipanneggia

re è prì aruificiola che naturale , la quale,per far conoſcere leme

delimo, Michel Agnolo quanto valelle ne i nudi & nelle incatena

ture delle membra, hà vlato nella Pauolina capella in Vaticano ,

facendo ad un tratto uedere il nudo & veſtito . Oltre che volle an

co queſt'huomo diuino moſtrar con queſto , quanto eſſa maniera

fia difficile à conſeguire, & appreffo darci à diuedere come egli an

daua attentando tutte le uic e maniere del panneggiare . Er però

per queſta uia li può coinprendere nel ſuo Mofequanto fia male

agcuole à far che i panni leguano il nudo, & habbino tuttauia for

za, & garbo di falde, fiche da loro poſta ſenza affetrationepaiano

ellerbelli; e ben accommodati apprello al nudo . Perilche ſenza

olleruatione di certi eſtremi nel ricercar delnudoè più facile far i

panni che vadano e terminino intorno alle fignre; però che facen

dole bene,comehanno fatto Rafaello & 'gli alıri Topradetri che

hanno ſeguitato la via di mezzo, li può dire che tengano la più ſia

cura
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ficura, &migliore di cutrel'atero forti di panneggiare'. Etqueſta è

- la terza parteche habbiamo detto di ſopra douerfi con Giderare ;

benche inolte altre ſorti però di panni ſi crouino dipinte,come da

Bramante, da Andrea Mátegna, & da altri , colte da modelli veſtiti

dicarte, & tele incolate.La qual via fegui anco Bramantino auan

ti che andalle à Roma . D'onde poitornando usò un'altra foggia

di fare i panni che pareuano à l'incontro troppo molli, & rilalla

ti . Sonoui oltre queſte altre ſorti ſcabroſe dipannegiare, le quali

hannod'eſſere fuggire, & Copra cucco certa maniera confuſa , per

eſſer dal diſegno & dal panneggiare di Raffaello tanto lontana ,

che non può elfere più,come liuedein prattica; non vedendouil

ne ordini , ne principij , nefini di falde , mà curto ilveſtimento

confufo à guiſa di candidi ormeſini,veluti & brocati inuogliati

con minutiſfimefalde. Non dico già che queſte eſtremità ſiano

nè i panni di Titiano, di Giorgione,ò di Giou an Bellino,mà lives

de bene che non hanno eſpreſſe le attitudini introdotte ne i

panni da Rafaello da Gaudentio , & da altri ſopranominati ..

Mà laſciando da parte queſte oſſeruationi, io dico finalmente che

nel comporre i panni ſihàd'auuertire , che non ſolamente i pan

ni hanno da ſeguir il nudo & ognialtra coſa che ricuoprono , ma

anco hanno da piegarſi & ratlecrarſi ſecondo il vento è altra coſa

che glimuona.Imperoche è forza che ſecondo il vento, il panno

luentoli & gonfi, & le falde vadano à ritrouare il nudo uerſo :

quelle parti oue li finge che il vento ſoffi . Et s'una figura liedeò

è apoggiara , i panni hanno da poſare & ritirarſi dietroal corpo

ritrouando il nudo, è doue uon hanno ſotto corpo debbono ca

dere, come la touaglia d'intorno alla tauola . Miper ucdere & co

nolcere più chiaramente queſte coſe che io dico , auuertiſco & c.

forto ogn'uno che delidera honore ad otſeruare & ueder una vol

ta i panniſecondo che li uogliono fare dal vero . Percioche il na

turale a chi intende, è il uero eſlempio , il principio , & fondamen

to dell'arte & il uero Maeſtro, li come accennò Eupompo al pito

se, & ftatouario di Samo ftendendo la mano verſo una moltitudi

ned'huomini, volendogli dire che la natura era uera dimoſtra

trice dell'arte .

)
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ri Compofitione de gli Animali. Cap. ''LVI 1 .

Erche appreſſo tutte le figure humane, per farle eſpreſſamente

dinotare ouer rappreſentare qualunque cofa fi uuole, coſi ne

ne gli

ne
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gli ſcudi & impreſe, come in qualunque altro effetto , ſi richiedo

no in particolare gl’animali, i quali per le nature loro ſono mol

to accommodati à ſignificare per eſſempio le medeſime coſe , &

eſprimere tutti i concetti; Quindi gl’Egicij frà le loro ſacre ima.

gini, che nominiamo leroglifici, haueuano da circa ſeicento & tan

te imagini diuetſe d'animali ſemplici,iquali erano appreſſo alle

figure,che in curtigl' arti & gefti non haueuano più altro atto di

fare, hauendogli curti compici, G comene ſcriue Platone. Er collie

haueuano appreſſo tutti gl'iftromenti ſignificatiui,i quali acomo

lettere dimoſtrauano il concetto, chev'era lotto naſcoſto à gli oc

chi di quelli che leggerenon ſapenano. Mà tornando onde par

timmo gl'antichi uolendo rappreſentare alcuna coſa ſempliceme

te, inueitigando ſotuilmente le nature & le qualità de gl'animali,

Coleuano dipingere quelanimale chefolle di nacura corriſponden

te & conformealconcetto che uoleuano accennare .Etcol
per

lie

gnificare l'audacia & l'animolità, dipingeuauo il Leone. Et pec,

che il Gallo li come più propinquo alla natura del Sole, per un

certo moto & conuenienza che con ello tiene ; canta nel finir del

la notte , lo pingeuano per il principio del giorno , con la bocca

aperta . Oltre di ciò per la timidità pingeuano la Lepre che da

Arnodice Regina fu per tale tenuta ; per la rapacità & voracirà il

Lupo ; per l'altutia & fraudolenza la volpe; per l'adulatione il Ca

ne; per l'auaritia il.coruo & la Cornacchia ; per la ſuperbia il Ca

uallo ; per l'ira la Tigre, l'Orſo, & il Porco cinghiale; per la triſti

tia & melancolia il garro, per la libidine il Pallero di cato à Cere

re . Et uolendo denotare vno eller folo & d'animo forte e virile,

& vnigenito, & anco per accennare l'iſtello Sole , dipingeuano il

ſacrificio ; perche queſto è ſolo lenza femine. Col’Coruo checen

ga la bocca aperta denotauano l'indouino, perche era vccello d'

Apolline, & col Cigno dimoſtrauali il canto & anco il giorno ,

perilche era dedicato al Sole . Per lignificare uno che vedelle &

comprendeſſe tutte le coſe, faceuano un ſparauiero , perche ques

Ito uccello è d'acutiſſimo vedere , & ſotto queſta imagine adoraua.

no . Ecera ancolo {parauiero imagine della velocitá& preſtezza,

Per la uigilanza faceuano di nuouo il gallo & il lerpente ; per la

ſterilità il mulo, & ancora i giuuenchi;perla natura & l'antiuede

re l'auoltoio, per non ellere fraqueſti vccelli maſchio alcuno, co

me dice Eliano; per l'accreſcimento dell'humana generationePa

ne Dio in forma di Becco,co’lmembro dritto, per eſſere queſtoani

male ſempre pronto al coito ; per le richezze terrene il Pauone ;

per
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per la fede il Canebianco ; per la fedeltà la Cornacchia ; per la

concordia laCicogna, & fecondo Eliano la Cornice ancora. Vo.

lendo moſtrare che le coſe religioſedebbono eſſer naſcoſte forco

diuini miſteri , pingevano la Sfinge ; per la cuſtodia i Grifoni ;

per la ſapienza che conoſce tutte le coſe la ciuerca , perche fola ve

de di 'notie, & è cimiero di Minerua ; per la victoria l'Aquila ; per

la frequenza & deliberatione il Pico che è ſotto la tutela di Mar

ite ; per ilmondo un ſerpente che diuora la coda; & per l'altra il

Cenocefalo ch'era anco figura del mondo ; percioche li come il

mondo è fecrantadue climati, coſi queſto animale, come dice Oro

Apolline, in altre tanti giorni more, morendone ſempre una pat

te per cialcun giorno . Per ta fogrezzà dipingeuano le parti dinan

zi del Lcone, per eſſere le più larghe che tiene; per la vigilanza &

cultodia un capo di Leone; percioche quando vegghia tiene gl'oc

chi chiuſi, & quandodorme gli tiene aperti ; per la paura tutto

il Leone inſieme,perciochequeſto lolo incontrandoſi in qual'ani

mat fi uoghia-entra in paura ; per l'imperfetione faceuano una ra.

ma , animale imperfetto ; per la coſa manifeſta vna Lepre , perche

tiene ſempre gli occhi aperti ; onde i primi Romani l'intagliaro

no ne'luoi danari, volendo dire che debbono effere manifeſti , &

coſi in Frigia i Cunei, gl'intagliauano ſopra le ſue monete , dino

tando che nelmaneggiar danari li dee procederecon timidità ;

per la longhezza de la vita , & per dimoſtrare l'unità di qualche

coſa una fenice, per effere ſola almondo . Per la ribalderia diſtru .

tione & odio dipingeuano il peſce ; percioche era prohibito nei

facrifici, &anco perchedi natura faa diſtrugge qualunque cola

truoua, nonperdonando ancora alla propria generatione , come

dice Oro Apoline, & vedeli pereſperienza. Volendo'mdftrare un

huomo forree atrempato faceuano un Toro ; perPvditodipinge

tano l'orechia dell'iſteſſo animale per il ſentire che fa delmugi:

to de la Vacca che lo chiania alla congiuntione ; per il giudicio

un topo, per il diſcernere che fa del pane inigliore chi gli'fia da

to ; perlasfacciataginela moſca', perché più volte (cácciata di

nuouo ritorna'; per laprouidenza la formica;perche l'eſtate pro

uede aFuruer luo per l'inúerno, per la gratitadine ouermerito di

pingevanol'uccello Cucnfa; peruno Imemorato il pelícano per

ſängracieudine la Colomba, percioche il marchio fatio gagliardo

caccia il padre , & congiungeli con la madre ; per l'vbidienza le

api; per la'capacità& furia il crocodilo, percioche gli è dato il ra

pire in furia contra a fe'iteffo ; per la vecchiezza ilCetuo ; per la

pen
morte

1
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morte ilBarbagiani, pche di notte aſſalta i polli & i pulcini, come

la morte noi all'impenfata ; per il ſonno lamormota; per fimbolo

d'heredità richiſſima,& di memoria la rodine; per un homomor

cifero & dato alla luſſuria il poreo ; per ilnutriméto il pipiſtrello ;

per al ſecreto la cigala, per l'amore verſopadre &madre unaCico

gna ; per la cecità vna talpa ; per l'inſtabilità il ſerpe Hiena che

hora li fa maſchio , & hora femina , la cụi forma é deſcritta da

molu che lo fanno caualcar dalla morte inſtabile ; c perla gola il

crocodilo con la bocca aperta , Per,adombrare la malitia dipin

geuauo un pardo , percioche queſto animale caccia gl'altri dina

Icoſto ; per uno che liguardi & lia prudente & vigilante la gruecó

la gamba alzata ; per la teologia parimenti la grue quando vola,

percioche vola più alto chę vcello ti troui , in modo che paſſa le

nivole; per la pigritia & tardirà un Camelo , perche egli tolo ne

l'andare incurua le gambe ; per la ſolitudine, ouer per un huomo

neinico di curti l'anguilla, percioche ella viue lontano da gli altti

peſci,ne có alcuno mai ti ritruoua ; per la prodigalita il pelcepol,

po, che ingordamente mangia , & poi getta uia ognicola : ſi che

vediamo che non ſolamente con figure d'animalirapreſentauano

le virtù , mà anco i uitij . Impecoche accennauano la crudeltà nel

tigre, l'impietà nell'orto , la beſtialità nel cinghiale ,la ferocità nel

Leone, l'oltinatione nel bue & nel mulo , l'inganno nella volpe, la

malicia nel camaleontc, lamordacità nel cane, la diſperatione ne

l'Elefanto ,la vendetta nel çamelo, la pazzia ne l'aſino, la buffone.

sia nelle limie , le luſinghe fraudolenti nelle firene, la furia nei

centauri, l'ingordigia nelle harpie, la luſſuria ne i latiri , & la dei

tà nel bue,apprello gl’Egitij, comene fa fede il popolo d'Iſrael,

: che lo yolle anch'egli adorare.Olyequeſtianimalı & altriinfini.

ti che li potrebbero dipingers,perdinglare ogni penyero del pic

core, alludendo alla natura& à gl'inſtinti loro , atritrouano oltre

di ciò alcuni effetti d'animali per i quali ſi poſſono viuamente e

ſprimere molti concetti, ſecondo che è fato ánco oderuato da

tutti gli altri che hanno ſcritto di quelta materia , & coli per l'ins

vidia li può dipinger il nibio, chevedendoifiglidiuenit gralligii

percuote col becco,perdiſpiacere che ſente della grallezza loro;

per la temperanza , li può fare un loro , comefecero gl'Eguij per

cioche comeha generato non cerca più lafemina ; per l'amorelai

calandra, perche eſſendo portata ad un infermo-s'egli dee morire,

lubito gli volge il capo; & per la triſtezza il coruo , il qualeellen

do prima bianco fùda Apollinecangiatoin neenaPer la crudelce

dipinge,17
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dipingeuanoil baſiliſco che ſolo co'lluo sguardo uccide gl’hutan

mini; perl'auaritia il colpo che uiuendo lolainente di terra,tetne

fempre che glimanchi; per la fraude la Sirena,che col canto in

ganna gl'aſcolcanci, & per la pazzia il bufalo , perche loko falca ,

corres & fà diuerfi acti co'l corpo fuoridi propoſito. Il bue chef

adopra per lagorar la terra , lignificaua agricoltura . Il che per

inſegnare à luoi Teleo, & dopo luiSeruio RediRomani ; accio

che daſſero opera à l'agricoltura ènóſtallero in ocio , fecero ſcol

pire nelle loro monere qſto animale, come ſcrivonoPlutarcho&

Plinio . Il Lupo accénaua l'ingiuſtitia, percioche à dritto & à torto

yuol rapice;e la talpa la bugia ,perciochemétre ſta ſotto terra viue

e come eſce nell'aria muore . Per dimoſtrar la ſuperbia vſauano il

Falconee ,pr la pace il calore ; per la miſericordia il Pelicano che

fignifica Chriſto in Croce ; per l'humiltà l'agnello, che parimenti

rapprelenta Chriſto ; p la liberalità l'aquila ; per la verità la perni

çe ; per la diligenza il rayno, in cui fu conuerſa aragne,per il con

trasta chehebbe con Pallade; per la conſtanza la fenice , che è di

guila dipauone, ma gialla con le macchie di porpora,e tre coro

pe in teſta , la quale in Echiopia fu raccolta da i ſacerdoti Egittij ;

per la temperanza faceuano il camelo, per l'ignoranza l'orecchie

& la teſta de l'alino per la caſtitá la cortorella ,per la moderatio

ne l'armellino e per l'ioflicicà l'alocco . La tartaruca ſignificaua

il danaio , ondenenacque il noto che ſtampauauo i Peloponeſi

nelle ſue monete le Cartaruche vincono la victu&la lapienza,uo

lendo dire i danari . In oltre fecondo che alcuni animali fi nutrie

Icono de gl'elementi, con quelli veniuano anco à tignificar ello

elementi, li che per il fuoco pingeuano-la ſalamandra; per la tera

La il copo ; per l'aria il camaconte ; & per l'acqua al caltore . Er

dalle qualità naturali di queſto iftellianimali accennauanomolce

cole , coinela forza,kafcendere , solfpirato ,la vivacità , l'ardire,

lacutezza dell'intelletto, & ancora la deſtructione & rouina ſua,

perla Salamandra , per ilcanaleonte le coſe ſenza loſtanza ,come

la ſimpliaca , la ſciocchezza & glábuli,onde fi dice wolgarmente

che gl'huominileggieri & van ii palcono d'aria , comei cames

leonti; per il caſtore la volubilità sl'incertezza & fimili , percion?

che l'acqua mainon fta fermajapofael'onde ſempre la vedono

incerte ; & peril copo latarditasItabilità; farinezza grauitaly & frente

mili che ſono qualità della terra .Ilerdepeccatimorcalialtresi. low

porappeclentaa per certi particulari animali, come per la lullimi

siail camelo, il gallo, & il foino; per l'ira l'orſo , il baliliſco , & ik ',

cinghiale ;

0 ;
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cinghiale ; per l'accidia l'afino,la limia, lo ſtruzzo,& il gambaroz

perla gola il porco riccio, la ciuerra', & il gatto ; per l'auacitia il

Jupo, l'auoltore, il ceruo , & il topo; per la ſuperbia il cauallo, il

leone, il pauone , & l'aquila ; & per l'inuidia un moftro difor

me & brutto, di ſette reſte di Satana, il nibbio, due ſerpi auolti, &

lo ſcorpionc, Medeſimamente con animah ſi dimoſtrano le uirtu ,

come la temperanza co'l peſce temero, con la tortora , & con la

ſalamandra ;la miſericordia co'l pelicano vcello ; la prudenza

con la cicogna, la caſecca,& illuſignuolo ; la pacienzaco'l colom

bo, & con d'agnello ; la fede co'l cane,con l'agnello , co'l leone,

con ileoncini ; & la caſtità con l'vnicorno & la Vergine. Coli i

quattro Euangelifti vengonodimoltrari & ſignificati con quattro

animali; cioèGiouanni per l'altezza del dire eſplicando la diai

nità di Gielu Chriſto , più di tutti con l'aquila volante; Marco per

che tratta della relurrectione co'l leo ne'; Luca perche tratta del

facrificio co'l bue, & Matcheo con l'huomo perche principalmen

té tracta de l'humanità di Noſtro Signore.Oltre di ciò il teſtamen

to vecchio vien ſignificato col ferpente , & il nuovo con l'agnello

Candido . I ſenſinoſtri altresì ſi moſtrano co'ſuoi particoları ani

mali , come il cacco co'l ragno che telle,il vedere con l'Aquila, 1'

odorato co'l cane, il guſto con la linia, l'vdito con lo fparauiero

& la tartaruga . Ma lungo & infinito ſarebbel'andar diſcorrendo

per tutti . Solo auuercirò che quando fi rappreſenta alcıına coſa

con animali , biſogna dipingerli in quell'attitudine che ſignifica ;

che con queſta maniera li verranno amoſtrare in uno animale di .

pinto in diverſi atri & effecci’molte coſe . Et però non biſogna el

lere ſpenſierati, che non ſono coſi facili queſte dimoſtrationi, co

me forli potrebbepenſare alcuno . Ne laſcierò d'accennar alme

no ,che anco per lignificare le lette età dell'huomo li dipingono

alcuni animali, & per rappreſentarei dodecimeſi delfanno,ido

deci animali che diſtruſſe Hercole figliuolideltempo , " quali era.

no appunto dodici quanti ſono i meli. Er oltredi ciò i Dei de i

gentilivengono ſignificati da gli animali che guidano i loro carri.

lecondo i genij ò numi particuları d'elli Dei , comeDemogorgo

ne da gli ſpauen toſi dragoni, la Nocte da i galli, il cielo dallamag

gior & minor orſa ,Sacurno da ibuoi neri , & da i ſerpi, il tardo

Tempoda gl'elefanti,Ġioue dalle ueloci aquile ;Marieda i fero

ci lupi,il Sole da quattro yelociflimi cauallíalati coperticiaſcuno

del Tuo elemento , la veloce Fama da i caualli con le ali , Venere

da ile pure colombe, Cupidine come dice il verlo,da.

Quat
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Quattro-deftrter nie piú che neue bianchi .

Mercurio dalle pudendi Cicogne, la Luna da duecaualli,un bian

Co, & un nero , Minerua da due ciuette vigilanti, Vulcano da i ca

ni,Giunoneda i vaghi pauoni,Nettuno daquattrodelfini,l'Ocea,

no dalle balene , Pane da i bianchi becchi, Sileno da gl'aſini, Plu

tone da quattro oſcuri caualli, Cibele da i feroci Leoni , Diana da

due bianchi cerui, la Caſtità da gl'vnicorni, Cerere da i dragoni,

Bacco da icani,& tigri , la Morte da quattro caualli neri , Giago

da due bianchi montoni , & la Tardità dalla biſcia ſcudelliera ..)

Qyelli che in queſta parte ſono ſtati eccellenti & grátioli, accid

che ſappiamo in cui debbiamo fare ſtudio ,& cui imitareper ri

uſcirci , laſciando gl'antichicome Apelle , & Calamide che fu il

primo che rappreſentaſſe i caualli, & parimnenci Lilippo, Fidia,Me

nechino ,& Apollonio grandiſlimo fcolcore,che per quanto ſi di

ce , fu quello che fece il leoncche combatte co'l cauallo , la quale

opera principale ſi ritroua ora in Roma, & de i pittori,come Alet

ſandro chedipinſe la loggia di Pópeo,doue diuinamente efpreifa

qutu gl'animali, & maſlime i cani , fono ſtatiIſrael Mctro, Alber

to Durero, Virgilio Sole, Aldo graue,HiſibilPeum, Giorgio Pens

& diuerfi altri Germani, Marco da Brugia il quale intaglio le fauo

le d'Elopocon l'acqua forre, & ha fatto ſtupir il mondo di queſta

ſua mirabile inuentione d'animali , & lohachim Boccalero , & al

fri nominatialtroue ; e tra i noftri in ſcoltura & pictura Leonar

do,Gaudentio , & Siluio , & in pictura Rafaello , Andrea Mancea

gna , Titiano , Giorgione, Perino , Giouannida Vdine , il Roffo,

GiulioRomano, il Barnazano, & i Ballani .

P

Compoſitione de i colari . Cap. LVII.

Erche molti ſcrittori diuerfamente hanno ſcritto deicolori, &

ſuoi ſignificati, come i Platonici, gl'Ariſtotelici,Lucrecio ,Do

nato, Marco della Frata, Plinio, Mario Equicola ,Vergilio ,Ser-,

vio, Thelelia , Marcello, il Falcone,Fulino Morato , Artigo , & al

tri ; io doucndone ſcrivere ho penſato di ſeguire liberamente la

ragione naturale,onde fono cauſati , ſecondo gl'elementi , co

me habbiamo detto, & ſecondo quella accommodargli i ſuoi li

gnificati, fcegliendo il meglio. E non è fuori di propolita, ham

pendo cercato dei fignificatidelle altre coſe cercar anco i Gignifi-,

Catideicolori, per effer quiui fondata la cognitione d'elli colori,

onde s'apprende poi il giudicia deldiſtribuirli & 'applicargli con

Benicn
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conuenientemente à Re, à Sacerdoci, à perſone eminenti nei ve

fiti, ſecondo il grado di ciafonno & i riti diuerfi delle nationi .

Olore chenö lolaniere a i gradifono atrribuiti particamente i ſuoi

colori, mà anco alle ſtagioni, virtù , vitij, ſen fi compleſſioni, acci

denti paflioni, & ad ogni altra coſa che ſi poſſa imaginare. E di

qui nenaſcono poi le cópofitionide i ſoggetti, impreſe,ſcudi,ci

mieri , diuiſe, & finalmente tutto quello che li uuole . Di più que

di colori fignificano le coſe ſudette , & tutto ciò che diſcorrendo

diremo, che figniſicano più & meno coſi di bene coine di male,

fecondo le dignità,& ballezze loro . Maperche qnefte coſe ſenza

ehe io ſtia à toccarle in particolare, ſi ſcorgeranno lènz'altro da

quello che ſi è detto fin qui , & fi dirà dapoi ; paſſerò a notare il fi.

gnificato de i primi colori,auuertendoche dei principali ſolamen

te farò mentione, perche ci ſarebbe troppo che dire, & ſarebbe

anco fuori di propofito . Il primo colore adunque è il giallo

dedicato alSole , per allomnigliarli à i ſuoi raggi, & all' oro pria

cipalmetallo , comeli sà , di tutti& più graue. E perciò che il So

lele ben nel ſuo centro è piu cinto di roſſo , há però i raggi

che ritirano più al ſecco della terra , lignica nobiltà,cicchezza,relia

gione,chiarezza, grauirà , giuſtitia, fede, & corrottione . Il bianco

lignifica & rapprelen ta innocenza, pnrita, & nell'huomo li di pin

ge per la flemma, nelle ſtagioni perl'Autunno , frà le virtù per
ef

ſere colore immaculato ſignifica anco la giuftitia , fra glelementi

rappreſenta l'acqua , & frà i metalli l'argento. & frà le virtù Teos

logiche la ſperanza che deue eſſer pura & netta . Il roſſo che frå

gl elementirappreſenza il fuoco , & fra i pianeti il Sole , ſignifica

ardire, altezza, victoria . ſangue , martirio , maggiormente inchi

nando al roſſo più oſcuro, & foſco di Marte ,nell' huomo moſtra

la colera, nelle uirtù Theologice la carità' , che deue eſſere acceſa

d'amore& ardente , & fra le ſtagioni rappreſenta l'eſtà . L'azurro

oltra marino che riſponde à Gioue ſignifica la compleſſione ſan

guigna, dimoſtra altezza, gloria,dignità , ſincerità, allegrezza, &

limili; &ne gl'elementi l'aere: Il nero ſignifica melancolia, triſtez

za , duolo ,grauira, & ftabilita, & il ſuo nume è Saturno , & delle

ſtagioni rappreſenta il verno , delle compleſſioni la melancolia,

delle virtù la prudenza, de gl'elementi la terra, che ancora fimo

ftra co'l giallo per la ſua ſiccità, dele era la decrepita , & de gl’ac

cidenti la morte,che ſignifica diviſione & feparationc. Et volen

do lcriuere, ò diſegnate co'l colore oſcuro ſi và partendo la carta

per quegli ſpatij che lifanno. Il verde che dimoſtra la primauera;

&
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& riſpondea Venere,ſignifica allegrezza, vaghezza,ſperanza

bonta , giocondità ; & fimili, nelle eta la giouentò , & de gl’ele

menti èdato parimenti all'acqua . Laporpora colore compoſto

di carci i ſopraderti, & che nó è altro che quel colore che chiamia

mo roſa ſecca, come dice Sicilo Araldo, é data à Mercurio , & fi

gnifica per contenere tutti gl’altri , trionfo , pregio, honore,prin

cipalita, & ſimili. Perilche i Romani in trionfo ſe ne veſtiuauo,

& coligl'Imperatori & Chriſto medeſimo ne hancua la uelte di

forto , oltre ilmantello reale che per iſcherno gli fu mello . Signi

fica medefimamente abondanza dibeni, & fra le ecà la giouinez

za , & fra le virtù la temperanza . Denota anco la pura gratia di

Dio, & delmondo, & fra i giorni il Sabbaro fi come giorno fan

to . Queſti ſono iprincipali colori , ſecondo i ferre pianeti, da

i quali tutti gl'altriprouengono, & ſignificano ſecondo le loro

miſtioni; onde il colore giallolino che è fatto di giallo & di bian

co ſignifica difperatione & inganno ; il collor pallido, che tallo :

miglia algrallolino,màtira un poco al nero fignifica tradimento,

trauaglio,anguſtia , & ſimili ; però l'huomo non dà buon legno

quando s'impallidiſce , & vien di queſtocolore di terra in faccia .

L'incariatocompoſto di bianco , di cinabro, & lacca ſignifica ſa

nicà,corta vita , altezza d'animo, piaceuolezza, & bontà , & que

fto è fimite alla tofa ;mà quello che verge più albianco & ſmorto ,

fignifica diſperarioneocculta, e dolore, onde l'Arioſto parlando

di Bradamantediſpofta di morire l'indiceveſtira di queſto colo

re . Il color violaceo composto d'azurro , rollo , & bianco ſignifia

ca freddezza, amicitia, lealtà, fincerità, recognitione,& dolcez

za , il colormorello compoſto del medolimo azurro , taçça ;&

bianco , ſecondo gl'antichi Aramei che lo chiamano moal lignia

fica eleuatione; & di quifu dato il nomediMorello , al più alto

monte che fa in Toſcana. Mà alcuni moderni dicono, che queſto

colore ſignifica diſprezzar la morteper amore,comedice il uerfo.

il morel morte per amor difprezzam van

Il color berettino compoſto dimolto bianco , & poco neto,fignifi

ca patienza,ſperanza;confolatione,& limpliena; má quello che

verge più al ncro, ficcità, pouertà, inimicitia, diſperatione. Il vera

de,che tende verſo il pallido fignifica motite , & fine. Il caneto

che cita al bianco e giallo ,contritione, innocenza, giuſtitia incorp

bidata, & gioia ſimulata; ma'l taneco commune che tra al rollo,

gramacore, & valo ; finto , perileri,& cordoglio pieno di farore)

& il fancto violaceo amoruauagliaco , lealtàfalta,& cortelia fiú
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plige.:& Folcuro che tira ał nerodolore,fantasia ,& méſticia mi

Ichiata di confolatione . II,beretino violacea ſignifica ſperanza

d'amore corteſe, façica, parieriza nell'amicitia, & fimplice lealed ;

quello che yra più al bianco &è miſchiato dipicciole puace di

Lallo, ſperanza d'hauer preſto allegrezza & gioia ; pacienza nella

cofe concrarie, trauaglio ſenza dolore , & poca cognitione; & l'.

altro che rallembra alla cenere crauagli , & penſieri noioſii, cha

tendono à morti . L'azurso , chetira al violetto dimoſtra lealtà

nelle coled'amore , creanza& corteſia.;. &c il taneto beretino cór

polto di queſti due calori poca ſperanza ,& cófolatione del tedio .

Kinalmente tuttii colori, che d'alui li poslanocomporre, lignifi

cano conforme alla ſignificatione dei fimplici onde li compon.

gono . Mà perche à colori principali & fimplici li ſono arribuiti

folamente significationi di virtù ,s'hà d'auerare, che posſono pe:

ceancoſignificare il contracio riſpettaa iluochi doue li ponga.

no ;.percioche lo faranno vagamente diſpoſti, & con leggiadria

incoſe degne, dinoteranno viorù , mà le ſgarbatamente, &in colo

indegnc,albicuro come corrotti Gignificaranno il contrario .

Compoſitione de icolor.delle pirtrepretiofe. Cap. LIT.

E pietre prezioſehāno ancor ellaiſuoi proprijfignificati,e per

le ſteſſe, e per riſpetto dellecoſe duc lopingono per ornamen

hicco comenelle medaglie annella , toni,minte, diadema caro ,

AE , & (cent . Et però leçondo la'natura loro conuieneornarne

particolarmente i Dei de i Gentili checioccorrono nelle littorio

di rappreſentare, e gl'Imperatori,come Gaio,Caligula, c Nerone,

che furono i primi a portarle, & iprincipi, e non :ſolo queſti & al

ori , mà l'iſteſſo cielo ,cheècaronaca didodici pietre , ſecondo gli

dementi. Oltrediqueſto bilogna anco.arnarne ireligioſi & ila

cerdoti, percioche leggiamochiAroniantichiffimi,& principal

ſacerdote fra gl'Ebrei, laſciando Melchifedech ,hebbe nel ratio.

nalequaſi in forma di pianeti quattro ordina dipietre precioſe ,

nel primo de quali erano il ſardo, che accennaua la tribùdi Dan ,

il topazzo, che dimoſtraua quella di Ruben , &lo ſmeraldo in ſe

gnodella tribù di Giuda , nelſecondo ordine era il carbonchio ,

per la tribù diManaſſe , il zaffiro perquella d'Aſſer, & il lalpide

per quella di Semon ; nel terzo era la Lincuri pla tribù d'Iſachar,

l'Acate per quella di Benjamin , & l'ametiſto per quella di Nopli

thelim ; & finalmére nel quarca era il griſolitoperlatriba diGad;

l'ip ' . ( ...
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tonichino per quella di Zabulon, & il berillo per l'altra diEffra

im . Anzi più per il colore & per la traſparéza & perfeccione fort

non eſſendocome lealtre pietre corrottabili, giudicoche'non por

la ellere altra coſa più acca diloroper le uired Angeliche, confide

rando che qualunque altra virrà hi polla itaaginare, dipende da

quelle, & ogninoftro ſenſo cftcriore & interiore ; tanto più che

croaiamo le virtù diqueſte pietre pretioſe particolarmente eſſere

molto conformi a quelle Angeliche, & pero conragionefe le por

fono applicare, & feruireper rappreſentarle. Et però il zaffiro

rappreſenta i Serafini, per la fua traſperenza &colore , & per al

conforto che porgeal cuore,& la uirtù che hadifar l'huomopu

to; lo ſmeraldo i Cherubim per rappreſentar la caſtità , atteſa la

Tua natura di perdere il colore « ancora di pezzarſi s'alcuno vsă

do con donna lo tiene , come fece quello delRè d'Ongaria; il car

bonchio i troni , percioche fi comeeglino ſono la ſeggia cccelfa

dell'alciſſimo, coli queſta pietra è fra le altre la più loda, & luceh.

te , à tale che riſplende nelle tenebre ; il berilto le dominationt,

porgendo aiuto cótra gl'inimici & catiui, & facendo l'huomo in

uitto benigno, & di buon ingegno ; l'onix , cioe calcidonio le po .

deftà per 1cacciare le illuſioni fantaſtiche & melancoliche , per

render l'huomo vittorioſo & confortar le uirtù del capo ; il grilo .

lico le airtù ,per la uirtù di donar ſapienza all'animo, & ribattere

la pazzia,& i fantaſmi,; l'ialpide i principati per rendere l'huo .

mo grato, potente& ſicuro dalle frodi & da gl'huomini matuagi;

il topazzo gl'Arcangeli per racquerare le furie impetuoſe; onile

fi dice chegertato in una acquache bolla fa ceffare il bollo ; &fi

nalmente lo ſcardo rappreſenta gl'Angeli per aguzzar l'ingegad

& inuicar gl’anımı all'allegrezza & virtù . Ne ſolainére queſte pie

tre poſlono rappreſentar comehabbiam detro gl’Angeli,ma anco

le uirtu loro ,maſſimedelle dodeci pietre ;&de gl’Angeli annoue

rati nelle dodici parti della città di Dio , che nferilce Giovanni

nell'Apocaliſſe, doue il zafiro dimoſtra conforco & purica;lo Ime

raldo caftità, il carbonculo chiarezza di mente, & giuſticia ; il bt.

rillo victoria , benignità & ingegno, il calcidonio dominio é fa

nità ; il grifolito fapienza ; l'alpidegratia , fapienza & lincerità,

il topazo riparo & freno ,& finalmente il lardo acutezza , accen

diinento di allegrezza ,& fine . Però nel diſpenſare queſte pietic

negl'ornamenti,uuol& hauer ſempre riguardo a queſti ſignificati

di virtù , che li gli attribuiſcono , perche ui ſia quella corriſpor

denza & proporcione, onde ne nalce la bellezza in tutte le cole .

Gg 2 Potrei
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Potrei dirc'ancora in chemanjera l'iſtoffe pietre pretioſe li con

vengano, con i noſtri ſenli , riſpettodicolori ,& virtù ;maCarei

troppalungo; ſi chemeglio ſarà che palli à dire in che modo elle

significano le ſtagioni , imefi, & i tempi, ſeguendo il naturale .

Scriue adunque Marciano facendo un ritratto del ſole , cheegli

haueuauna corona in teſta di dodeci pietre pretioſe, crè delle qua

li ſignificauano l'eſtà , & gli erano poſte dinanzi ſopra il fronte ,

sfauillando in modo che nó ui li poteua affilar entro lo sguardo ,

& li dimandauanolincuri , carbonculi , e ceraupi e con gran ra:

gione queſte tre pietre ſono ſtate colte per Gimbolo di cotal ſtagia

ne , percioche laprima come riſplendente& fiammeggiante rap

preſenta il meſe di Giugno . La ſeconda più roſſa & folgente della

primarappreſenta il gran caldo del ſoledel meſedi Luglio , & la

ieſza di color giallo, quali di fuoco & riſplendente dunottra l'ul

rimo mele de la ſtagione Agoſto . Da la parte liniſtra de la coro

na haueua poi il ſole trè altrepietre , che capprelentauano la pri

mauera, cioc lo ſmeraldo, lo ſcithi, & il dialpro ,percioche la pei

ma è fommamente verde è tinge l'aria d'interno di verde non al

trimenti che li rinuerdiſce la terra al principio di primavera, e pe

rò ſignifica il meſe di Marza ; la ſeconda è parimenti verde come

l'altra e quali più , percioche ella è la più perfetta pietra della ſua

fpetie , & però li pone per il mezzo della primauera,rappreſentan

do il fiorito Aprile ; & la terza è verde tralparente, má miſchia di

colori diyerli & mallime di roſſo,onde rapprelenta il Maggio,

Succeſſiuamente haueua nella corona della deſtra parte trè altre

pietre vaghe,le qualiaccennano l'Autunno, & erano, giacinto, pra

condica , & Elitropia,la prima è di color giallo,ma tiene de l'acqua

cioè del fauo, & quini comincia l'Aurúno, & dinota il mele di Set

rebre; la fecáda é dibianchezza tralucente liinile all'acqua pura ,

&è il mezzo dell'Autunno, rappreſentando il meſe di Octobre, &

la terza è chiara & verde, Ggnata di virgole rolfe , & rappreſenta il

meſe diNouembre . Vltimamente nella parte di dietro ne haue

ua tre altée le quali rappreſentauano il verno, & le nomina Hiera

cita,diamante,& criſtallo ,la prima è di colore variato e neregia à

guiſa di péne di (parauiero, però rappreſenca l'horrido, & melan

colico Decembre, la feconda inoſtra un colore che tiene del nero

per cui ſignifica il tenebroſo Gennaro; mà la terza è più chiara del

diamáte,onde denota ilmeſedi Febraro, che li uà apprefládo alla

primauera; & del color dialte pietre ſi poſſono veſtire le ſtagioni,

& imeli figurati ſecodo cheli ricerca. Háno oltre ciò le medelme

pictre de le quali un pezzo fa ragionámo alcuni altri ſignificati,

intorno
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intorno à quali non laſcicrò d'andare diſcorrendo , accid che in

quefta parte non ci reſti che deſiderare, & con ciò fard poi fine .

il Diamante primamente ſignifica durezza & ſtabilitá ; l'alabaſtro

purità ; la calamita poteſtà & forza ; il diaſpro ammorzare ; l'elia

tropia cecità ; il copazo freddo,l'abeſton continuatione, conciolia

che una uolta acceſo mai più non fi ſpenge ; l'acate fortezza , &

anco perfuafione; l'alectorio luſſuria ; l'amandino intelligenza ;

l'ametiſto vigilanza & lobrietà ; il balaſo albergo perche è cala del

carbonculo , ilboraſo purgatione; l. berillo amore ; il corallo

principio & fine; ilcelica la meretrice , percioche li come quella

piglia d'ogni ſorte di colore di metallo ; coli queſta piglia d'ogni

Corte di danari per non dir altro ; & la perla candore: & dei colo ,

si di queſte pierre , li poſſono veſtire intre le figure che loro ligni

ficano . Ora per eſprimerle nelle hiſtorie biſogna uſar le rarità del

le pictrc, imitando ilcolor di quelle prima; &poi il ſuo luſtro , è

dal color de l'argento, ò da quello de l'oro , è chiaro , ò ſcuro', li

como vedremo che glirichieda , & legli vanno ancora altri pan

oi , ſi può fare lo ſplendore di ſopra ,& ombrarlo delle ſue ombre,

reſtando però il panno di ſotto cilcuato con le ombre diuerſe .

Nella qual arte fu eſquiſiuifimo Gaudentio . & in queſto gli ſcul

tori perdono il campo,perche egl inonon ſi eſtendono come dilli

nel primo libro a queſto, ne manco ad eſprimere nelle faccie ino

ti & i colori in quella formache la natura lo concede alla pittura ;

& coli ſono lontani dal berſaglio che ſopra di queſte aruIcriſſe il

Varchi Fiorentino .
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Compoſizione dei vari i Tromenti. Cap. LX.

Vita laſcienza c'hebbero gl'Egitij nelle loro facre imagini fat

te d'iſtromenti ſoli,co qualiandiamo,operiamo, & finalmen

te facciamotutto quello che poſſiamo, non fu data ſopra al

tro , che ne gl'effetti, che elli corpi artificiali , o imitati per com

modo ordinato faccuano, dei quali in ogni ſorte elegeuano ſem

pre il più principale. Percioche eleggendo uno che facelle un ef

fecio, & un'altro che più di lui l'elprimele, certamente che egli

hauerebbe altra particulare ſignificationc. Conciolia che tutti

gl'iſtromenti, li come fanno & conſeguiſcono tutti gl'effetti, coG

lignificano tutte le coſe . Di quà ſecondo che lcriue Oro Apolline,

gl'Egitij volendo dipingere un huomo, chelempre ſtia d'vna vo

glia, dipinlero una lita, perche ſola fra tutti gl'iltromenti contino
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ua più aſſai anmedefimö ſuono ; & per dimoſtrar l'aſfedio pinge

uano una ſcala , & ancora per fignificare il pogiar in alto ,perche

per quella G alcende ; co'l laccio dimoſtraronol'amore, percioche,

amáre non è altro che una catena di duc,ò quattro come ſiano ,

leroglifico dell'ignoranza era il foco, & l'acqua, percioche p queſti

due elementi ogni cola li corrompe. Per accennarla dottrina pin

fero il cielo , che ſtilli rugiada,perche li come la rugiada cadendo

fopra tutte le piante inteneriſce quelle che hanno natura di poter

li addolcire , ma lopra le altre che ſono dure opera effetto contra

rio ; con la dottrina la quale dona Iddio ad ogn’nno , è da i buoni

ingegni come rugiada inghiottita;mada i cozzi & materiali non

è pollibile che ha riceuuta ;co'l tuono , fi comevoce dell'aere , fi

gnificauano la voce remota; & con una ſtella rappreſentauano Id

dio, perche ogni mouimento dl-ftella e di tutto ilmondo per la

prouidenza diuina fi finifee&però una ſtella ancoapparueauan

ci alli tre Magi più lucente dell'altre che vennero d'Oriente con

gran marauiglia in tredeci giorni , ouero fopra i veloci Dromedari

ad adorare ello Dio incarnato , facendogli ſcorta nel viaggio .

Significa ancora una ſtella dipinta il fiato , percioche dà ilmoro

alle Itelle . Per il fuoco pingeuano il fumo che aſcende in cielo ;

per la giuſtitia uſauano molti legni, comeun fallo quadro & una

bilancia ; ma il più proprio era d'una ſpada dritta ignuda con la

punta di ſopra, & diquel faſcto diverghe legate con la scure, che

portauano i littori dauanți à i ConſoliRomani, Fra le coſe facra

ie à Bacco era l'immagine del cribro ; percioche licomequeſto vuol

dire purgatione , cosi con quello ſi purgano & mundano tutte le

braicure, che ſi ui pangana denica . Per l'aiuto fecero la ferula ,

pereioche con quella vanno & fi loftentano i vecchi , & fa lacrara

á Bacco ; Lo ſcudo forto la tutela di Minerua, tignificada riparo,

& con la teſta di Meduia in mezzo lapienza ; percioche li come

quella faceua diventar gi’huomini che la guardauanolafli, colila

fapienza ammutiſſe quelli che'non fanno . Per il parlare frenato

pingeuano.un freno', per la ſperanza una ſpica-di formento,oucit

una girlandaper dimoſtrarla meglio, eció porche' non u'e' cota

che apporti più ſperanza delformento . Per il tempo moſtravano

vn'orologio ; & con la chiave dipinca podeſtà di fare & distare ,

onde à Santo Pietro una chiaue li fi d'oro , & l'altra d'Argento ,

perche Puna fignifica laffolutione & Palera la penitenza , E gl'an

tichi ancora nediedero vna in mano à Plutone, volendo dire ch

'egli haucúa il governo delle anime's tequal por che ſono rn

chuule
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chiuſe nell'inferno,non poflonopiù vſçire Dimoſtraua pariinen

Li la chiaue frà le arti liberali la Grammatica,li comechiauedurút

te le ſcienze . Màquefte fignificationis credo io che siano ſtace

tolze dagl'effetti, onde furono altegnate le chiaui à Giano cioè

à Noe, come dice Ouidió nevfafti; & perciò fù chiamato dall',

aprire Portuccio ,e dal chiudere Clufio, riſpettoche egli era ſtato

quello che aprì il ſecol noftro, & chiuſe il viuer di prima . I regni

poi ſi dimoftranano con due corone l'una ſopra l'altra , comedel

Ciclo Empireo del celcite & del mortale: & però ad alcuni deino

ftri-lanri li danno , Gl'ittromenti ouero arme che li eleflero i Dei

anch'elle lono limboli de i loro effetri . Imperoche il folgore di

Gioue denota la forza di Dio ; il tridente di Nettuno il gouerna,

& la podeltà del male ; la lancia di Marte la violenza delle parole

che feriſcono di lontano & nocciono come d'appretlo; iluirlo di

Batco il legame dell'iré & de i furori ; la mazza d'Ercole il caſtigo

de i catiui & de i tiranni ; la falcedi Saturno il tempo , & ancora

Ja morte ; percioche ſicome quella non perdona ad alcun'erba,

coli queſta non perdona à verun huomo ; l'arco & le taerte da

Apolline la vehemenza dellecoſe , per le quali li diſtruggono le

alice; (come gl'ardoridelSole, & l'humidità patimenti ,perge.

ncrare peſtije fimili mali ſono denotati per l'arco & le ſaette , il

fine delle quali non è altro che diſtruggere, & occidere . Ma qué

Ate iſtetle in Dianaper le ſelue ſignificano la vita noftra incerta,

-percioche li comecon ſaetra tal uolca crediamo diferire un ani

male & Spello di failcò che la fiera le ne fugge,coli con noſtri pen

beli oydiniamo toucnte di fatuna cola& poi ne rieſce un'altra , &

crediamo volere ,& non fi puo ; li che per dinorar l'incertezza del

Ja vita noftra & ifallava penfieri io dipingerei ſempre qnefte armi.

Loſcudo di Minerua dicriſtallo fignifica la ſapienza,& mentedi

ulna ,nella qual non fr può riſguardare ; la Siringa del Dio Pane

compoſta di lette canne,accenna la muſica , & l'armonia del mon

do Le hamme diCupidine ſono legno delle punture, pallioni,&

vampiche fi lentono al cuore per deliderare alcuna cola . Lo ſpec

chio diVenere triangolare la quale è Dea che dà il deſiderio & la

facilità delle coſe, lignifica la prudenza: percioche ſolo il pruden

de ellempio in tutte le attionidi ſe ſtello dicome nello ſpecchio li

vede l'imagine propria . Ecıl Caduceo di Mercurio dimoftrapace,

per la qual tagione tutu gl'Ambaſciatori di pace appreflo gl'an

uchi li chiamarono Caduceatori,prima che venifle in ufo laliua,

per imprela di Pace il corpo diTritone ſignifica raunanza ;per

cioche
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ciocheconquelloſi cógregano icani alla caccia, li come eſſo Dio

congrega l'acquc, i venti, & i Dei marini . La tromba longa & ri

corta dendra moto & incitamento ; percioche co'l fuo ſuono fi

muoiono i ſoldati & inuitano a llabattaglia . Lacampana ſignifi

ca congregatione & ancora ſegno . Vnia frecció ſola dipinta rap

preſenta la logica arte liberale , & è accennata anco da una carta

Quuolta con quella,perche pungecon le parole fue diſcernendo

il fallodal vero a guiſa di freccia ; & con queſta perche non ſisa

ciòchciella uoglia infecito,ſenon ſpiega femedelima,& ànilfuna

fcienza è concelfo penetrare in lei, ma ella penetra & diſcerne le

altre . La figura della Croce fignifica la fede ; la volgare colonna

fignifica la fortezza; la baſa il principio ; il capitello il fine; & il

traue ſoſtegno, perche ad altro non ſerie . Vna facella acceſa do

nota infidia , il freno la ragione ; lo ſtumulo con gli (proni,l'indif

Tolucione ; & l'annello riconoſcimento . Oltre diciò ti dipingono

& accennano per la borſa chiuſa l'auaritia, per la aperta la libera

lita;per lanaue viaggio per mare;per l'unione is n faſcio di legna;

lo ſtudio un libro aperto : perl'ordine, inilura, ragione, tepa

ratione, è diuiſione il compaſſo ; per la maestà il tribunale ; per

il ripoſo la fedia ; per il fenno il tetto ; per il dominio Giano , il

quale volédoli moſtrare dominatore del turto, portaua un picciol

baſtone in mano , li come ancora vlano i Principi; per la princi

palicà la corona circolare, onde nacque poi chei Rè ſe ne feruiro

no,& i Capitani vittoriofi come ſuperiori a gli altri . Et peròdr

uerſe corone lignificano diuerſe principalità ; le reti denotano co

gliere , la ferrata prigionia ; laſtrada libertà ; una corda & un no

do feruitu ; un'altare apparato religione; vn caſtello fopraunmó

sc nobiltà ; una cetra Quer arpa giocondità ; un'vccello d'acqua

che li bagni inſtabilica. Due vccelli che ſtiano l'uno verfo Paltro

con la boca aperta denotano il dubio ; una torre dipinta fortezza

di fare; un carro uuoto ſenza altro un huomo ſenza ragionć ; duc

porte hoſpitalità; una ſpada impugnata ignuda guerra ; la palla

il mondo ; vaponte oltra l'acque, fatica denza frutto ; la lima ra

pina che ſempre rapiſce ; la carta bianca loggetuone ;' la penna

da fcrivere potitia ; il chiodo fermezza ; il pennello la pittura ;lo

ſcarpello la ſcoltura ; la squadra l'architectura ; la sfera Valtrolo

gia ; la teſſera memoria : il lambicco l'archimia ; le maſchere la

comedia; le carte da giuocare diſcordia; una linca la geometria;

al numero l'aritmetica ; vn uento che ſoffia furore, vna veſte ſtrac

data la pouertà; una bercetta con le piume leggierezza di mente;

la
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la celata prudenza ; vn’orinal medicina; & volendo vltimamente

rappreſentar le leggi pingauano gl'iſtromenti con quali ſi caſtiga

no i malfattori per giuſtitia . Percioche fi legge checerti popoli

ricercarono un Filolofo Greco , che gli ordinalle alcuna legge,con

la quale poteſſero retrainenre viuere, & egli fece fabricar diuerfi

iſtromenti da punire i malfattori', & poſtogli in piazza , auant à

gl’occhi loro diiſe, auuertite che queſta è la leggeche io u dò , &

poi tacqué . Er queſto baſtarà , che chiuoleſſe andar raccoglien .

do eſatcamente tuttigl'iſtromenti, & ſuoi fignificati che uſauano

gl’antichi non ui haurebbe mai finc . Et ne i libri de gl'Arabi de

i Babiloni,& dé gl’Egierij ſe ne tratta abondantemente, a i quali

•fi potrà ricorrere . Eccoili potranno componerei ſoggetti, le im

preſe , gli embleni, i roueſci delle medaglie , che vanno tutte ad

un fine a ſignificar qualche occolto ſoggetto, fi come anima alcos

"po,nelqual li uede l'intelligenza dimoſtrata ſotto ad altre forme.

Compoſizione del pingere da fare i paeſi diuerfo. Cap. LXI. !

Er certo difficiliſlina opra è il rappreſentare i paeſi con l'arti

fcio che figli ricerca , per il vedere & sfuggimenti ſuoi; la

quale è unagratia particolare data à a pittori ; perche i paeſi

-vogliono eſſere diſtinti in tre parti . La prima vuol effer viGbile d'

apprelfo : la ſeconda più abbagliata, & la terza che qual G ſmar

riſca affatto, & perda in infinito , fi che la ſeconda ſicomponga in

efferto giuſta di prolpettiua con la prima . Er à ció bene eſprime

te biſogna hauere una gratia particolare & un dono diuino , per

che per principale che tia uno, nel fare le figure, non può acquiſta

re queſta artelenon hà gratia naturale di dimoſtrargli, comeè au

uenuto al maggior pittore che ſia ſtato fra moderni & a molti al

-tri eccellenti che ſono reſtati eſcluſi. Mà quelli che in queſta par

se háno hauuto eccellenza & gratia,coſi nei luochi priuati ,como

nc i publici,hanno ritrouato diuerſe uie difarne, comeprimamen

te luochi feridi, oſcari, lotterranei, religiofi , & fupelti, nei quali G

rappreſentano cimiteri, ſepolcri,caſe inhabitate, luochi ſpauence

uoli& folicari, (pelonche, cayerne,piſcine, ſtagni & ſimili ; luo

ghi priuilegiati ne i quali ſi eſprimono templi,conciſtori,tribuna

li ginnaſi,& ſcuole ;luochidi fuoco, & di ſangue, doue ſono for

naci, molini, macelli , forche, paribalı ; altri chiari & d'aria ſere

na,ne i quali fi rappreſentano palazzi ,caſe. di principi , pulpiti ,

teatri, troni, & tutic le coſe magnifiche & rcali; altri diletteuoli

nc iqualiſono fonti, prati, orci,mari,ciuc, bagni,& luochi doue
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G bala , Euui ancora un'altra ſorte di paeſine iquali s'eſprimono

officine, ſcuole,fauerne, piazze di mercanti, fannoſi delerci, ſelue,

supi, lalli monti,boſchi, foſti,acque,fiumi, naui,luochi populari,

& ſtuffe; ò vogliam dir terme.Et quello che diqueſte ſorti di paelli

hauerà cognitione, ne potrà di loro adunare in prattica felicemen

te in un pacle, & in diuerfi,lecondo che al fuo giudicio ordinato

parerà. Il primoche frà glantichi eſprimelle nel far paeſi i folgo

ti, i baleni, i mari,& i tuoni fù Apelle, & frà i moderni Italiani è

Itato Titiano,che ne i paeli ha eſpreſſo tutto quello che con tal

arteè poflibile à rapprelentarſi. Anco molti altri Italiani ci ſono

nuſcing trà quali tù Raffaello,inallime nell'eſprimere la tenebro

ſa notre, il chiato giorno & la vaga aurora . Gaudentio ne i falli,

grotte, rupi , monu, & cauerne, nell'erbeute& fiori,inueſtigati nel

la ſua natural,bizzaria è ſtato feliciſſimo , Giorgione da Cattelue

franco neldimoſtrar ſorro le acque chiare il pelce, gl’arbori ifruc

ti , & cio che egli uoleua con belliſſima maniera; il Duo Doſſi nel

lo sfuggimento di boſchi con raggi del Sole che per entro lampeg

gino , il che fece ancora Lorenzo Lotto Bergamaſco; & il Barna za

no, che fù raro nel dimoſtrar oltre l'altre coſe la minura arena , &

con loro Girolamo Muriano,Paris Bordone, & Franceico Vicen: -

tino il quale eſpreſſe talmente la poluere nell'aria che veramente

chi la vede non la può ſtimare alıro che polue che da yenưi ſia agi

tata , & maltime topra cerce figure alquantolontanc dall'occhio ..

La qual prudenza tutti i pittori hanno da olleruare, eccetto ſenon

vogliono fituar le figure quanti a gli'occhi ſenza alcuno sfuggi

menio della viſta .Girolamo Romanino , & il Ballano eſprellero

eccellentemente gl’animalı, & ſotto l'acqua irannocchi& le figu

se dal mezzo in giù diuerſe da quelle iſtelle che ſtar -co di ſopra,

moſtrando la ſua torcuoficà , & parimenti tutte le altre parti chea

paeſi li conuengono. Fu ſingolare anco il figliuolo d'ello Ballano,

il quale diuinamente eſprelle i monti,lo ſplendore, & riflello del

la Lunanelle acque , & ciò che ne i paeſi' fi richiedeuà . Aurelio

Louino hà beniſſimo intelo qucſtarie, à cuiauenne una volta che

viſitando Titiano, & dimandandogli il ſuo parere circa all'accom

pagnar co’l campo gl'arbori , oltre molte ragioni che da lui udi

dell'abbagliar le frondi co’l campo , uide un luo mirabile paeſc

che haueua in caſa, il qualſubito uiſto ſtimò Aurelio una coſa em

piaſtrata, ma poi ritiratoli di lontano gli parue che il ſole gli ri

ipiendelle dentro, facédo fuggire le ſtrade per queſta & quellapar

te ; lì che ello Aurelio hebbe à dire che non haueua veduto inai

cola
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cofa più rara al mondo per paeſi. Et però in queſti ſi hanno da far

gl'arbori principali alti, ſi che le figure che gliſono apprello pa

jano giuſte ſi come hanno da ſtare . Il qual efferro fù dall'ifterſo

Titiano dimoſtrato nel grandiſſimo boſco, doue fu vcciſo S. Pics

tro Martire , il qual paele è il più bello che giamai folle dipinto,

& è in una tauola in Venetia nella chiela di lanto Gio. e Paulo .

Fra Germani alu e baſſi ſono ſtati eccellenti ne i paeli loachim d ':

Anaerfa , & lopra gli altri Henrico Bleſlio dalla ciuetta , Marcia

Cocco , & quell'altro della Lepora , Giouan' d'Olanda , Franceſco

Moſtarda,Pietro Brugolo ,G acomo Grinaldı. Luca d'Olanda, Ala

berto Dnrero ,Georgio Pens , Hifibil Peum , Giouanni fratelio di

Henrico di Anuerfa , Vberto, & molti altri . Sono anco ſtati alcu

ni che hanno fatto diuerſe chimere , & moſtri con gl'vccelli & i

frutti, come ſono ſtati fra gl'Italiani Pietro di Cofino, Perino del

Vaga, il Rollo ; l'Udine & il Troſo , & frà i foreſtieri Pietro Brugol,

Giacomo di Lunghi , Pietro d'Olanda , Iſrael Metro , & il buon

Martino . Et in ciò ſiano ſempre auuertiti i pittori che i Germani

& gl'altri più eccellentì in queſta parte hanno fatto ſempre le fic

gure nel campo più oſcuro licome ne i boſchi , caue,& fpelunche;

accioche elle rilpódano meglio all'occhio, facendo il campo che

non ſia miſchiato di rollo ,ne di verde mà di color taneto & ofcuro

li come ti ula appreſſo gl’eccellenti pittori, & intelligenti. Sean

co Giuuol fare una hiſtoria doue ſiano inolie figure, & molto aere,

& paeſi, biſognaſempre anuertiredifare il chiaro dell'aria diſco

fto dalle figure, fi che l'aria tinta ſtia doppo le figure, con deſtrez

za& gratia,li coine hanno fatto felicemente quelli che in tal par

te hanno hauuto diſegno& forza di fare . Et in tali sfuggimenti

di paeſi fu raro Franceſco Pelliccioné detto il Ballo nell'arte della

gemina,lottopoſta alla pittura, laſciádo diecró le altre arti ad ella

pictura parimenti ſottopoſte , come il mulaico , le tarlie ', il lauo

rardi comello, le miniature,il cellere le hiltorie , il oiello,ilsgrafo

fio , il ricamo, con le altre arti le quali ſono nominare nel quinto

libro, rattando della proſpectiua & fua definitione. Nelle quali

didectamente però tecôndo i loro generi, & (pecie ſi dilpongono

tutte le lortidipaeſi accommodati alla pictura ſopradecia.

Compoſitione della purità ſincerità dei fanciulli. Cap.LXll.

I come frà tutte l'età dell'huomo non più gradirà ne la più ama

bile della fanciullezza,coinecon uarie fimilitudini & inuraha.
S '
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re,ora d'oriente,ora di fiori,or d'Aprile, & hor di Maggio, l'han

no non men propriamente chevagamente accennato ipoeti;co

si in lei , non é cola che più gratiola ſia, & più leggiadra di quella

purita & fincerità, che in inti gl'atti d'un tenero pargoletto fiue

de ſempre rilucere, La quale s'auuiene che il ptiore è ſcoltore

ingeniofo lappi felicemente eſprimere & rappreſentare al uiuo

nell'opere ſuemaraniglioſa coſa è à dire quant'ornamento , &

quanta gratia gl'aggiunga . Anzi pare che ſenza coralc ornamen .

to non poſſa darſicompira leggiadria in alcuna opera quantun

que per altro eccellente & perfetta . Però i migliori ingegni che

liano fioriti all'età noſtra ne hanno adornato, & quaſi come con

dito lamaggiorparte delle coſe loro.Perchene'miſteri della pal

ſione di noltro Signore hanno fatto fanciulli che piangono la ſua

morte , & altri che portano per l'aria le lancie , le corone di

{ pinc, & gl'altri iſtromenti di paſſione. Et anco à i Profeti &

alle libille hanno uſato di porre fanciulli come li uede nel

cielo del giudicio delBuonarotto , & ne la pace di Raffaello .

Hannoſi adunque per eſſempio nelle pitture di rappreſentare

fanciulli che in legno dell'humiltà tengano l'agnello ,altri con

la teſta di morre , alcri intorno alle tombe tenebroſe accele ,

è ſpente, piangendo dirottamente, alori con raggi di fuochi , &

facelle , & altri con trofei in mano della paſſione. Nelle hiſtoric

più allegre ſi hanno da introdurre queſti bambini per eſſempio

con le chiaui papali & il trono, con le mitre, bolle & alire ſimili

impreſe di dignita & di trionfo. Oltre di ció ne i cieli ſopra le nu

bi ui uanno putri,con ſembianti allegri , & ſue maniere , & att

puerili ; mà con rauolgimenti & ſcherzi , alori ancora che con le

corone in mano ftiano in atto di porle in capo alla Vergine, &

altri ad alcuui di loro . Intorno à Chrifto & alla madre bene ſtan

no ancora queſti bambini , con vccelli in mano , viuole , cetre , &

altre cole allegre per dilecto & piaceredel fanciullo Chriſto ;e cofi

quando egli & lamadreancora alcendono al cielo , rappreſentan

loli in varie & diuerſe attitudini . Doue li dipingono bellezze

fignorie , virtù , & maſſime la carità non ſi debbonoomettere i

fanciulli che non ſolamente per bellezza , mà per ornamento ſa

gli conuengono . Neicandelieri & nelle arme parimenti ui han.

no da eſſere fanciulli intorno a i trofei , & alle ipoglie vittorioſo

con maſchere appiccate d'ànimali , come di caftroni,lconi, beca

chi , limie , aquile, teſte pelate di tori; cinghiali, & con telte di

ridenri Semidei, come lono ſauri,fauni, alcni, pani, che vanno
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no coranati d'erbe, fiori, & frutti, ſecondo la natura loro , inuol

gendoli anco taluolta ne gli ſcartocci, Quando & finge che Plus

tone fura Proſerpina ui & moſtrano altreli fanciulli che piango

noper amor di lei, & coſi s'uſa in tutti glialtrirapimenti ,& amo

ri di Dei,moſtrandone anco alcuni che laettino,& vccidano i tirra

-ni , & altri con folgori & alte con caducei, & impreſede i Dei ; &

ne i trionfi honori & dignità che tengano corone d'alloro, & reali

con moui, impreſe,poelie , inſegne & arme , facendo intorno à

gli ſcartozzi diuerfiatti con feſtoni, & legazzi , arpie & fimili .

Trà gli amori altreſi quando il grande Aleſſandro andó per vede

re Roſana u'erano diuerſi amoretti intorno, fi come bene eſprelfe

il diuin Raffaello . Et coli quando Marceli giace con Venere,uili

dipinge Cupido ,che ſi pone l'elmo di Marte in teſta, & altri amo

ri picciolerci che ſtanno intorno à Venere con pettinı, buſſoli, vas

si panni,& altri iſtromenti di laſciuia . -Fannoli Ipeſſe volte anco

i fanciulli che volano coronando i poeti di lauró ; oltra di ció ne

i fregi, con ordine di muſica s'introducono ſaltando , grilando,

& facendo diuerâ inuogli loro . Parimenti intorno alla Luna ,

con vaſi & hidrie , che verſano acqua , & finalınente intorno alla

caſtità vogliono eflere gli amori catenati, ſpogliati de i turcaſſi

fareere , & arme ſue, & dati in preda a 1 puri & Caſti amori . Et in

queſta parte oltre l'altre auuertenze che fiuogliono hauere , que

Ata ha d'ellere principale di rappreſeucar queſti fanciulli in atro

verilimile & conueneuole , e non far comealcuniche gli pongo

no vn gran peſo nelle braccia, ilche non è poſſibile che gli polla

conuenire. Et queſto douerà baſtare per accennare cutto quello

che in ciò li ha d'oſſeruare & auertire .

!
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Compoſitione dighirlande,arbori,herbe, frutti,fiori,& metalli.

Cap. LXIII.

T

Vere queſte coſe, ghirlande, arbori,& ciò che ſegue ſono tra le

per la natura loro compoſte, fi come in molti libri ſi può tro

uare , da quali brevementehòtratto tutto quello che poco

doppò dirò , Et per cominciar da gl'arbori dico che hanno da ef

fere limilicomele frondi, le foglie , & le ghirlande ; poiche tutte

in queſta parte ſono una coſa medeſima. Ora gl'Egitij , l'uſo dei

qualihanno poi ſeguito i Greci & i Romani , fi come ne ſcriue

Apolline Niliaco, Toleuano rappreſentare l'anno con l'arbore del

lapalma , percioche queſto acbore ſolo contra la natura de gl’al

DI
O

het

tri;
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tri , manda fuori ognimeſe nel naſcimento della Luna un ramo ,

in modo che l'anno intiero li compiua in dodeci rami. El con

queſta ragione ancora volendo dimoftrar un meſe Colo dipingo

uano un ramolcello dipalma.Per fignificare la vittoria diDiana

fi leruiuano altreld'un ramo di quelta palmao d'unaghirlanda;

per lignificar la vita dipingeuano la quercia di Gione;per la mo

Atitia& per la morte al capreffo di Plutone; per lapace loliuodi

Mercurio &di Minecua, per la vittoria parimenti dipingoumo

l'acbare del Lauro dedicato ad Apolliac , & ancoca per la liberal

conjl pinorapprelentavano la fraude; col cello con laccato alla

Dea Velta Ja mettitia X la morte ; con l'ellera la libidine ; & con

la pioppa al tempoattribuita ad Hercole come dinotatore del te

poill fico dato à Siluano era limbolo della memoria ; la vite con

lecrata à Bacco rapprelenta noi medeſimi, a qual fine Gamo pre

dort al'mondo & à che tenuti ; il mirto significa la piaceuolezza,

e perciò fu dato à Venere . Il perlico fu attribuito alDiodel filen

uo detto Sigaleone da Greci,& da gli Egidij Harpocrate; la grami

gna pingeli per la faldezza , & rinouamento , & é ſottopofta å

Marte, il pomo granatodimoſtra eſpettation di frutto dalla fede;

. il neſpolo ſperanza perſa ; il nizzuolo cariua lingua ; l'olmo la

cro i Nettuno è Gimbolo d'ottenere ciò che li vuole; & il pero di

morire. Il pomo cotogno ſignifica dapocagine; il ſalice arificio

& deſtrezza di perſuadere ; & l'abete è legno di ſoſtener perico

lo . Lalno denota ſterilità , & l'oleaftro altreli; il cerro reliſtenza

& robuſtezza ; l'idalogo dolore; il ginebro ſacro à Giunoneman

tenimento & habilica ; il buffo.che è ſotto la tutela diVulcano

vnione di fortezza ;& la Micra pianto & conferuatione. Il paflo

ouer tallo dimoſtra l'huomo di mala qualità , e la noce uno che

nuoce & è lenza amore . Il pino di nuouo conſacrato alla Dea de

gl'inganni fignifica l'adulatore; il platano quiete;il ſalce pigritia,

& il tamarilo fragilità . La rouere dedicata ad Hercole dimoſtra

durezza & fortezza ; l'elcolo abondanza & richezza; la tiglia per

ellere incorrottibile ſanità . E coli tutti gli altri arbori hanno le

nacurali bignificationi loro, & ſono in tutela d'vn Dio, come il po

mo di Cerere , il cornaro di Marte , & il corallo di Mercurio.

E quanto alle ghirlande ſeguendo la ſapienza d'Enore Ninfa figlia

del fiuine Pandale,6 comediSignora principale della notitia del.

le herbe, l'acáto è fimbolo di cingere, & legare,l'ambroſia di nutri

mento intellectuale; la Beionica di copia di virtù ; 1. caulo di maca

mento;il dictamo di chiudere e raffrenarc; il giratole per il ſuo có

unouo
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winouogirar dietro alsoled'obedienza ; l'Eringi di ventura ; & it

fenocchio d'inganno . Il germe dipingeli per origine; la gineſtra

per l'humiltà ; l'incenſo per l'huomo maſchio ; la verbena per

la caſtira & religione; l'orricaper l'affittione ; il papauero dedi

cato a Morfeo Dio del ſonno per il ſonno ; la rubia perla vergo

gna ; la faluia per la ſalute, &lanıtà ; & il baſilico peril ſoſpetto

& la geloſia. Lai biera ſignifica amore (cortele ;la betonica mani.

feſtatione,il dragone cianciar troppo ; l'endiuia fecreta paſſione;

la lactuca buon principior; la lavanda nettare & sgombrare; ib

lentiſco- l'huomodirincrefciola conuerſacione ; la loueriile leal

tà & amor puro ; il lino principio di fraude& inganni'; la mag

giorana accreſcimento ; il maluiſcio tradimento ; lamalua diſgras

ma ;
la menta dolore ; l'orecchiara memoria ; la pampinella pal

fione ; il petronello amoreamaro ; la porcellana andar ſegreto ;

il trifoglio allegrezza ; i trigoli noia , la fauina ſconciainento ; 1

afcenzo amaritudine; l'apiaſtro buono odore, il cardo le virtù; la

ruta la frigidità , la cicura il veleno, il ſertico la ſoauità ; il talcimo

l'odore , & la bierola l'ampiezza . Il ſempreuiuo dato à Saturno

denota il freddo , & l'humidità , la cataputia il remedio, la carac

cia l'ornamento di Priapo, & de i ſuoi horti, il millefolio il nume

do petfetto del cento per la ragion del diece , la cicoria la fanica ,

ut fuinoterra la medicina, il cinquefoglie per il numero la giu

litia, & il matrimonio , la verga del paſtore la generatione, la ce.'

lidonia la vittoria ; & la prouinca la concordia . La lingua di ca

ne ſignifica rompere il commandamento ; la carturea l'arte man

gica , ilmeliſopelo la gratia, & ultimamente per concluderlo nel

le ſette principali herbe che ſono ſotto la tutela de i fette Gouer

natori del mondo comeſiriueAlberto Magno, l'Atrodillo di Sam

turno denota la nemicitia dei Demoni, l'Inſquiauro di Giovell.

amicitia , & conſeruatione, l'arnografſa di Marte il far lemale pas!

ti; & vergognote , la corrigiuola del ſole la.generatione, il pilter

ron diVenero l'augumento di deſiderio ; il calipentulo di Mercum:

rio l'eloquenza, & ilchinottare de la Luna la purgatione& chia

rezza delle coſe . Quanto à i frutti ſottopoſti a Pomona ſono fim

boli delle quattroſtagioni dell'anno, percioche lefragole& ciric

ge di Venere rapprefernagano la primavera ,la ſpica diformento

di Cerere ſignifica l'eſtate , le vue di Bacco l'autunno , & le poma?

granate & ineſpoli di Pane il canuto inueroo . Oltra diciò l'Am .

bra di Calicate ſignifica Coauid, i bozzacchioni l'inutilità , oltre

che ſono ſegno d'ellece baſtardo . Lagaladimoſtra legerezza di

mente ,
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mente; le ghiande dinotano antichità ; la faua ouer bacello de

nota Priapo in figura ; la cepolla fraudolenza ; il Melone groſa

lezza d'animo ; il pero vna cola vecchia eller robuſta ; la zucca

pazzia ; la lente cecità ; l'aglio impedimento ; l'artichiocco ripa.

ro ; la caſtagna nel riccio virtù che non ſi può trouare ſe non li

palla per le fariche & punture ; il cece deſiderio; il pomo coto

gno ſmemoragine; lamandolaſcoperta lealtà di cuore ; & co

perta fimulatione. Il fagiuolo dimoſtra l'huomo, il fico ſignifi

ca libidine se è lacro à Siluano & à ſatici ; il formento ſperanza ;

il fuogo penſier vano ; il Lupino amaritudine; il cocomero ſcioc

chezza ; le marene morce alloluta , & le bianche morir d'afanni ;

i neſpoli ſperanza perduta ; l'oliua finc di trauaglio; il porno gra

nato gratitudine; la tapa fimplicità ; & ile ſcalogne folazzo . Ec

per venire à i fiori lottopoſti alla Dea Flora moglie di Zefiro &fac

ta Dea dei fiori non ſolamente apprelſo i Greci & i Romani ma

anco appreſlo i Sicionij doue furono prima trouate le ghirlande

da Glicera & Panſia pittora fatte in giro, in obliquo,& in circuito

acuto per dinázi di fiori duerli cóformni crà ſe di colori ,& queſte

furono offeruare da Dominico Ghirlādaio in Toſcana; Adunque

nel primo grado de ifiori è la cola colla , la quale rappreſenta la

primauera ſotto la ſua Dea , & lignifica tenerezzad'animo. Ma la

bianca dimoſtra puro amore; l'incarnataamor lafciuo . Il Giglio

ſignifica caſtità ; la viuola'bianca principio di purità , & la gialla

principio dinobiltà .I colori turchini denotano realtà , i purpu

rei macità , i rofoni di colori di naranzi amore di ricchezze & no.

biltà; i fiori violazzi di curchino roſſo & bianco principio leale&

puro . L'amaranto dimoſtra iminortalità; l'Acanto diſperacione;

il clitia in felicità ;il Narciſo morte;il papauero il morbo delo

l'huomo ; il garofolo deſiderio ; il Gelſemino pucità geccata via ;

le Gineſtre nobilcà ſenza ricchezza ; e quelle del nacanza& del

cedro purità fruttuoſa .Queſti & tutti gl'altri di qualunque for

te li fia fiori , frutti , herbe , & arbori li poflono, ciaſcuno dai

per le componere& inſieme ſopra à i corpi de i quali habbiamo

trattaro di lopra . Vltimamente circa ai metalli l'oro primo , &

più nobile di tutti s del qual 6 fanno le corone, ligmfica lealtà,li

berta ; imperio , ripoſo , contenco , allegrezza , dominio , giuſti

tia divociones, & bimili virtù ; l'argento dubio ,timidita, & paura;

il ramelibidine , Julinghe, inganni, adulationi , traudi; ferro

di cui parimentiilisfanno le colone ,ira , ſdegno dolore , intolen

zik , crudeltà sinuidia , Atrage rapina ; & finalinente il piombo

oltina
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l'oſtinazione, rigidezza, melancolia , herefia , volontà naſcoſta ,

& fimili altri vitij, i quali longo ſarebbe annouerare . Molte altre

compoſitioni coli naturali come imaginate& ritrouate da pittori

capriccioſi ſono , che io non hò raccolte in queſto libro . Ecolore

di ciò vi ſono gl'arri del Dio del filentio, i quali ſi eſprimono con

gl'arti & geſti del corpo humano , de i quali ne i libri di molci la

di antichi ſi potrà trouare. Peròmetterò fine à queſta parte , poi

che ſi è detto à baſtanza di quelle compofitioni che più biſognano

di pittori , & dell'altre ſarebbe opra infinita il ragionare. Tratta

remo vltimamente della cópofitione che ſi ha da imprimerenella

imaginatione dei piccori; & come & in qual modo efli la debbano

eſprimere ſeguédo la vera prudenza; & doppo dei vari affetti del

corpo humano deſcritu da i più raripoeti che ſiano ſtati al módo.

Compofittone delle formenella idea . Cap. LXIIII.....

I A ſcatorirno fuori da ipiù profondi, & più intimi della men

,
te di que' primi antichi le rare& vniche forme del comporre,

le quali furono con marauiglia , & ftupore tenute dal mondo Gino

à quella feliciflima & aurea età alla quale già mai alcun'altra fù

pari , che produſſe i diuini & inmortalı pittori & ſcultori A pelle,

Timáte; Protogene,Liſipo ,Fidia;& Praſitele,alla cui altezza & emi

nenza niun'altro in alcun'altra età é poruco giamai aggiugere,coli

in Grecia comeappò Romani , appreſſoi quali queſte due ara vé

nero meno per le inondationi& rouine de i barbari e cominciaro

no doppo à riſorgereal tempo di Cimabue & venire al colino ne i

répi delBuonaroto coſi factaméte che nó è dubio che da quella

ctá in prima no li fiano alquanto cominciate à diminnire. E ciò nó

per altro fe non perche i profeflori loro háno laſciato la detta via

de gl'antichi di concipere & come a dir comporre nellamente &

idea ſua ciò che diſegnano di fare , prima che diano di pigliò al

al pennello & ſcarpello &lo pongano inopera . La qualcoſa pri

mieramente fi hà da fare di cotinouo in folitudine & ſilentio , len

za che non è poſſibile chealcuno poſſa bene ſpecular giamai, co

me hanno fatto i più famoſi & celebrati in queſt'arte c'habbiamo

già nominati nelcapitolo penultimo del primo libro , & altroue

nel capitolo della neceſſità della prattica habbiamo paragonati a '

-poeti & oltre loro Perino del Vaga,Antonio da Coregio, il Rollo,

il Mazolino, il Sarto , il Louino , & de iGermani il ſingolare Al

berto Durero , & Luca di Olanda, innanzi a tutte le coſe foleuano

Hh con :
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concipere nella ſua idca la forma di qualunquecofa li proponĉua

no di fare , & prima che li ponellero à voler diſegnare curta beniſ

fimo vederla con la imaginatione. Però ad imitation di queſti lec

to prima o penſato che li hà l'hiſtoria,o capriccia di quello che di

vuol dipingere, conuiene hauerla nella méte, cogi formara & diſtin

ra come s'ella ſi vedeſſe in fatto có gl'occhi; & poi có l'ingegno an

dar cóſiderádo lo ſpatio doue la cola letta, ouero imaginacali vuol

rappreſentare, & riuſcirà in atto séza offenſione alcunade i riguar

danti.Et li ha d'auuertire che quiui conſiſte la principal perfection

dell'opera. Però che'l perfetto principio nó può ſtare ſenza la co

gnitione del ſuo mezzo,& fine.Queſta cópolitione nella idea chiú

que hauerà famigliare,ſappia certo che nó ſarà nel numero degli

imprudenti che vogliono fare o come fi dice dar moto alle forme

imaginate d'aleri; lequali s'ancora da loro foſſero imaginate , ma

non compoſte nell'idea tuttauia malaméte potrebbero eſprimere,

fi come ammorbati da quella maledictioneche cófonde & leua le

forze allo ſpirito ;io dico di quella grá quantità d'inuentioni,diſe

gnate ſoprale carte poſte in ſtăparitrouate modernaméte in Ger

mania da Iſrael Metro, & in Italia da Andrea Mátegna;le quali ſon

propriaméte vna cófuſione de gl'animni noſtri, i quali ſenza dubio

le follero priuidi queſti eſempli più lotcilmente inueſtigarebbero,

& non riſpariniando fatiche produrebbero da ſe ſempre alcuna

bella inuétione ſecondo la natura & genio loro.Nè per altro ſtimo

io che l'opere de gl'antichi foſſero coli marauigliole & eccellenti,

come vediamo ( laſciando le pitture ) in molte reliquie di ſcoltu

reloro, Il valente pittore adunque fapendo il ſentimnento del.

l'hiſtorie & hauendolo compoſto nella mente , sà poi facilmen

te e ſenza riguardar nelle inuentioni altrui con le miſure & moti

conuenientialle nature delle coſe eſprimerla. Però loderò ſem

pre colui , ilqual primache ſi accinga all'opera cerca prima di

veder nell'idea tutto quello che vuol fare. Im però chenianco of

fende il giuditio la compofitione della menteche non ſi vede di

quello che fà la compofitione della pratica che ſi vede la quale in

terrópe la cognitione per gl'occhi onde ſi vede. Etè certo che à co

loro che ſottili cole imaginano, pare che'l nó vedere , & fentire gli

apporti aiuto ,nonſentendoſi offendere da gl’incómodi che gl'oc

chip gl’oggetti ,& l'orecchie per li ſuoniapportano .Quinditutti

i valéti pittori come dillida principio,háno hauuto queſto,di for

mar priina tutte le coſe che voleuano farenella loro idea;p cui più

facilmére fare è neceſſario ad ogni modo fuggir gli ſtrepiti, & mal

Gime l'occaſioni di vedere; pcte nó vi è coſa che più tragga l'huo .

mo
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mo fuor di propofito & nó lo laſci ſtare in ſe raccolto,degl'ogger

Onde vediamo che õlliche tra romori & ftrepiti ſtáno có lo ſti

le,e có la pena tépeſtando ſopra le carte, all'vltimo nó poſſono tro

uar inuétione d'alcuna coſa che vogliono fare,ne máco dar moto

come fi dice alle figure imaginate.Leggelia afto ,ppolito cheHo

mero ,Democrito , & Platone da feſtelli li priuarono della luce de

gl'occhi per meglio & più ſottilméte inueſtigare la natura di allo

che nella ſuamente cócetto& imaginato s'haueuano.Or tornådo

al primiero noſtro propofito, io ritrouo ancora che formato che la

hà vna coſa nell'idea,la qualfivuol poi diſegnare, più facilméte G

diſegnerà ſopra materia che nő fia eſtrema,come ſarebbe à dir fo

Pra carta biachilima ,e có introm to che nó ha eltramamere acu

to, comeſarebbe pónia tinta d'inchioſtro ,ma ſi có péna ſottiliſſima

tinta nella ſola acquerella,ouer có pietra tedeſca e roſſa,& lopra la

carca tinta:ſi che ſendoui poca differenza tra'l coloredeldilegno

& la carta,ſenza cófuſioneper l'oggetto s'accéni checamétecurto

ciò che s’è concetto nella mente; & poiſenza fatica di ceruello ve

nédo alla pratica,ſi vada riportádo lopra carte tinte,o biáche, o da

ue ſi vuole per fargli diligéti & chiare . Di queſto modo hò veduto

io molti diſegni che faceua Leonardo d'inuentioni ſopra carte tin

ce,& anco bilăche,mapoi diſegnate &tocche appena co'l lapis rol

lo o nero , per non generar confuſione nella mente in vedere due

colori eſtremi cheinſieme cótendono, com è il nero inchioſtro lo

prala carta bianca ,ſopra laqual diſegnaua ſottilmente e con gran

conſideratezza il profondoBuonarotti, il qual con inchioſtro più

Scuro andaua poiprofundando quelle parti chealla lua grād'idea

parea che lo ricercaffero. Ec in ciò tutti gl'eccellenti pittori hanno

grilato chid'vnafoggia & chi d'un'altracó longa & profondaſpe

culatione,in modo che alcuni come Rafaello , Polidoro ; Gaudério

& altri che lungo larebbe ricordare che per il più háno compoſte

le loro inuétioni ſopra carte tinte ne ſono arriuato al colmo, li co

me anco nel diſegno, & inuentione. Benche nè l'inuentione nè'l di

ſegno è però itato occupatoin modo che vna coſa per ingenioſa

& ben diſegnata chefa ( cofa che ha luogoin ogni profeſſione )có

fiderandola & facendone vno ſpecchio viſibile nell'idea non ſi por

ſa far meglio , per eſſere la ragione & eſperienza madre del giudi

cio . Però chigiudiciofaméte vuolprocedere nelle opere luc, fi for

mi nelia mentela cópofitione prima, perche có la velocità dell'in

telletto in vn lubito lí luppliſce quello che manca , & fi coglie cið

che loprabonda;& tutto fi uà accomodando con preſtezza,& dop

po conla pratica la cfprima nelmododesco , per eller la prancica

H 2
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ferua della ſcienza& dell'idea.E chi ciò non offerua, ma ſolamen

te ſegue la prattica , chenon però può effer buonaſenza la ſcien .

za , non fà in ſomma dola ragioneuole ne degna d'effer lodata .

E finalmente io cócludo ſeguédo il giudicio naturale che piun per

grá coloritor che lia &diligéte ma séza inuétione & che leui dipe

lo le figure dalle carte&opre altrui , nó ſi deue chiamar pittor ma

imitator anci diſtructor dell'arte; per appagarſi ſolamére nelle fati

che fuc,delle inuentioni de gl'altri , & abhorcire il faticoſo ſtudio

che neceſſariamente conuien porre in queſt'arte à chiúque afpica à

qualche grado d'eccellenza, comehò inculcatopiù e più volte in

molti luoghi di qſti libri p eſſer coſa importátiſſima.Si chead ogni

modo ha daſeguir ogn’uno il grilo delle ſueinuétioni & difporle

ſeguédo gl'ordini proportionati & naturali, laſciádo adietro le in

uétioni & bizarie de gl'altri , o imitandole in modo che le alceri&

facciale parer comeſue particolari; ad honore & riputatione della

piccura,la quale il tutto vede & cótépla,fi comeprodéte imitatrice

della nacura. A queſti auuertiméti che ho finqui raccolto &fono

ſtato in grā parte d'huominiin queſta profeſió noſtralingolarifi

mi ſe n'aggiúgono alcun'altriche ſon pariméti di molto rileuo , &

che forli anco in altri luoghi ſpaclaméte ho accénato, ma nó pof

fono giamai eſfer a baftăza ricordati.E fra gl'altri giudico chei pis

tore ná diamai di piglio al penello fe nó quádo lenteeccitarlida

vn natural furore , il qualno è dubio che coli corre ne pitcori co

me ne' poeti , ne fi aſtringa mai à farlo a comandamento alcul,

per chenó e poſſibile che poila farſi alcun' opera lodeuole à di

Ipetto delle mule, le quali troppo ſi Idegnano di eſſere mádare à

veccura . E però anco conſigliere che non ſi dipingeſſe mai à ca.

priccio & preſcritto altrui, ſe non e più che isforzato il pico

tore , ma ſolamente ſi dipingeſſero inuentioni fue proprie , il

che ſe oſſeruaſero i pittori nostri moderni , non hodubio che que

Ita età non potefſe anch'ella hauere i ſuoi Parcasij & Appelli,maf

fime hauendo come ho detto altroue & dee eſſere replicato mille

volte la proportione ſempre per cofi dire ne gl'occhi ,& vna per

fetta notitia della proſpettiua lènza cui ho riferico in alcũ luogo

di ſopra che ſolea già dire vno , che'l pittore era alla conditione

d'vn Doctore che non ſappi Grammatica . Auuertenza importan

te ancora è che hauendoli a fare è fignra ò alcra coſa già fatra vna

volta, limuti ſempre forma & proportione, perche non è poſſibi

le mai che ſeruando la medeſima proportione & contorno (i fac

cia ſimile alla prima , Nei moti hanno da fuggithi ſempre gli an

goli acuti , & le linee rette , perciò chenon leguono la forma fer

tro
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pencinata rapprelentata dalla circóferenza & tortuoſità dalla fiá

ma del fuoco , lodo ancora chenó li ponga mai vn braccio o d'al

tro auanti alla faccia della figura,ſenó ſi e aftretco a farlo , & maf

fimein alto , doue la facciaha da volger fi verſo il baſſo, per eſſere

quella che principalmente e con maggior diletto e riguardata

ſempre dagl'occhinoftri. E ritornando alle inuention, poi che mi

fouuiene diun'altra coſa che nuoce aſſai cioè l'altringerli à dipin

gere inuentioni propoſtaci, cioè il prendere & come ritrahcre le

coſe già dipiore da altri ,io có ſiglierei che niuno il faceſſe già mai,

percioche oltre che ſi corre vn riſchio manifeſto d'eller ſcorco per

ladro , li pena anco più allai & co maggior fatica ſi coduce à fine

l'opera , li che vn pittore mal intendente & prattico ſenza dubio

eſprimerà& có maggior preſtezza codurrà a fine vn cócetto ſuo,

che nó farà va verlato & pratico che dipinga vn ritrouato d'altri.

Quantunque perd ha ſempre più degno dilodeche fa le coſe ſue

più accuratamente ſe ben có maggior tépo , che chi le fa con pre

Itezza &male hauendo da porſi auáti à gl'occhimolte parti che'l

primo nopoſſiede, onde è ſcritto d'Apelle,che dicédogli caluolta

vno ch'egli haueua fatto in picciolo tépo vna grá pittura gli riſpo

ſe che ciò bé li vedeua, fi comeanco morteggiò vna voltaMichel

Angelo il ſuo Vaları.Et per queſta parte ſonoſtati celebrati princi

palinéte Rafaello ,Polidoro ,ilParmegiano,Gaudétio ,& alcuni Ve

netiani , parte di quali però vſarono leinuétioni có colorimétı &

initationinaturali ,lalciádo adietro il diſegno & l'anatomia che

è proprio fondaméto& baſe delle inuentioni, li come molti altri

fe ne ritrouano che coſi eſteriormente fanno le loro inuentioni ,

& ne diſegnano tante che hoggi mai ſe ne fanno ſcartocci da fpe

ciali.Perció che pochi ſono in ſommache interiormente peneiri

no queſt'arte, la qual ſe foſſe ben’intela la conoſcerebbe che nelle

inuétioni ella ci da à vedere, quáto ſuperi nel piano nó che la ſcol

tura ma la natura iſtella; rileuádo le coſe permezzo de gli ſcorti

p via proſpettica , li che in ogni parte ſi volgono ſecódo i raggide

gli occhi noſtri che àloro ſi ritirano , I quali ſcorti ſono rinchiuſi

& riſtretti in piccioliſſimi (patlj, che poi alnoſtro veder appaiono

grandiffimi ſecondo i narurali ; tanto più ellendogli dati i ſuoi lu

mi &ombre ſecondo ilvero , Di che ne darò vn piccioliſſimo el.

ſempio fra tano che ſe neveggono per il modo, il quale è vn Chri

ftomorto auanti alla inadre con ſan Giouani & la Maddalena dai

lati in ginocchia, doue il Chriſto ſedete tiene le gambe in fcorto

facte con tal arte che da qualú que parte ſi mirano pare che'li vol

gano giuſtamente à gl'occhi di chi riguarda. Coia che la natura
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nonlo puo fare per la ſua longhezza altezza& larghezza , perche

le gábe naturalmente livariano & cangianominucaméte ſegućdo

il noſtro mouere , onde fe gl’occhi volgono ſi guardano perfronte

parerà appúco che gli hano oppoſte di rincótro ,& le fi volgono&

le guardano per fianco chiaro, è chenon li uede le nó lóghezze di

membri , & li piedı guardano altroue e nó à l'occhio, onde fi pudi

ragioneuolmentedire , che perciò arte più chehumana ſia la pic

rura . Et queſto elſempio è in Milano ſopra la porta di fantoSepok

cro di mano delnoitro Bramantino .

С.

Di vari affetri humani. Cap. LXV . '

Onliderando la cagione onde lia nato quel detto antico tanca

eller la confornita della Poeſia con la pittura , che quafi nate

ad vo parto l'una piztura loquace & l'altra poeſia mutola s'appel

larono, & perciò chedirado è ch'ingegno atto & inclinato a qual

s'e l'una di elle non G ſtenda & non li compiaccia in gran manie

ra dell'altra parimente ; lo vengo à conchiuder in fine ciò nó d'al

tronde cagionarſi che dall'eſſere amendue della natura delle coſe,

& de gli accidenti loro , in quanto è lor dato , ftudioſe imitatrici :

queſto facendo , con tanto valore , parlo de' buoni , & tanta mara

uiglia altrai,che le coſe ſtelſe , le quali di lor natura,ò moleſtia,od

horore , o Ichifiltà porger ci ſogliono, con la loro eccellente imita

tionenon che ciò faccino, main quella vece, di letto , & admiratió

grandiſſima di arrecarci hanno in coſtume.Et per laſciar dall'un

de' lati ftare le ftupēde rappreſentationi loco quali di tutto cio che

puo cadere in cognuion de' fenfi, & di tanti geſti, & attioni huma

ne ſpecialmente; non ſi veggono eglino (che è più difficile ) Per le

coftor diuine inanı eſpreſſe leimagini dell'amore dell'odio , della

pieta,dell'ira, del timor, dell'audacia, della vergogna,&finalmé

te de gl'altri turti affetti humani, li che gareggiando infeinel'un

co' penelli, & con la viuacità de' colori & l'altro con parole ſcelte ,

c numeroſe e co' vaghi concetti , fe gli dimoſtrano in modo, anzi

pur come diſſe il Petrarca , pingon cantando ,c hiari& veraci, che

non più il verſo ſtello ? Ma che più ? & d’iinenlo ſtupore, mercè di

ſingolar artificio , ci rapiſcono & ci trasformano ne gli ftelli moti

& afferti. Or per laſciar di ragionar in queſto luogo de pittori,

l'opere de' qualı, ſono per lo più eſpoſte à gli occhi ditutto'l mó

do,& uenendo à Poeti,mipiace diſcendendo ad alcuni più Illu.

ftri effempi venirne alcuna particella raccontando , attimando io ,

queſta
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queſta mia fatica douer apportar non ſolo vn certo che d'vtile , &

di vago à lettori;poiche la poeſiaè come ombra della piccura , &

l'ombra non può ſtare ſenza il ſuo corpo che non è altro , ch'eſſa

pittura ſi come gentilmente lo deſcriſſe Leonardo, è però táto più

verrà anco à parer più dolce il canto , & più ſoaue& amena l'om

bra della poelia , quanto lino ad eſſo s'è fatto conoſcere come lu

cente & vago ſia ilcorpo ond'ella è cagionata , cioè la pittura , ma

in oltre à gl’iſtelli è ſtanchi o faſtiditi dall'aſprezza de precetti &

diſcorli dell'arte noſtra per le aſſai malageuolc a trattarſi per ag

gradire'non altrimenti , chead afflicto peregrino al mormorio di

limpidiſſimo fonte, & all'ombra d'un ameniflimauerzura ripolan

do ricrearli. La onde da più antichi facendoli per feruar alcun or

dine , che di affetti ſimiglianci hanno coſa alcuna deſcritto , & di

mano in mano ſcendendo ne verremo col noſtro feliciſſimo ſeco

lo à terminare . Or per far capo ad Omero chi è che non vegga in

queſte parole quell'ineffabil gaudio , che Penelope occupo nel

riconoſcer il marito doppò venu anoi atornáto à lei.

2

3

3

Vigor non bebbe à ſostenerſi in piedi

Chiuſa restò la voce è la parola

Tal bebbe in m dolore Gallegrezza ,

E ferſi ruggiadoſi gl’orchi ſuoi.

O pur d'Vliſſe ilfiglio .

Cofi detto baciando il caro figlio .. ;... "

Le guancie e'l petto inonda un largo pianto

Nemen al padre vnito il figlia piange ,

Sendo ambiduedi lagrime digiuni .

O in Virgilio d'Andromacha...,

Come venir mi ſcorge forfeñata ', 68Y!!!

Et meco inſieme le Troiane squadrejsins.t ;

Già dall'alto miracolo commoffa ,

Mentre è à mirar intenta diuien ghiaccio

E fredda e tramortita á terra cade,

€ à pena dopo un longaindugio dice...

Aciotto.is, T }}

Quando appar in.Zerbin fa vide appreso

La donna che da lui fül amata tanto

Come on ghiaccio nel petto gli fia meſſo

Sente dentro à gelarſi e trema alquanto ,

Ma toſto ilfreddo manca ; in quel loco :

Tutto s'auampa d'amoroſo foco.
Hh 4 La
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Et altroue,

Vede la Donna il suo amator in fronte,

E di ſubito gaudio fi fcolora

Poi torna come fiore humido fuole

Doppo gran pioggia all'apparir del sole

Et ſenza indugio e ſenz'altro riſpetto

Corre al ſuo caro amant'e al collo abbraccia

E non può trar parola fuor del petto,

Ma dilagrime il fen bagna e la faccia

di Bradamante. "

Onde il fangue ch'al cor quando lomorfe

Prima ildolor fº tratto dalla pieta

A queſto annontio il laſciò ſolo in guifa

Che quaſi il gaudioha la donzella vccifa .

Torquato Taffo .

Serenà alhora i nubilofi rai "

Armida e ſi ridenteapparue fuore

Ch'innamorò di ſue bellezze il cielo

Aſciugandoſigl’occhi col bel velo .

O come il voltohan lieto egl'occhi pregni

Di quel piacer che dal cor pieno innonda

Questi trè primi eletti

Ma veggiamoora i ritratti del ſuo contrario dolore .

Teocrito . ' ,

Sopra fanguigni manti Ador ſi giacer.

Et lachrimando i vaghi amor d'intorno',

Dallauree tefle fuelti ibiondicrini '

Altri il dardo , altri l'arco e da faretra du !

Riuolge, altri tifcalza inclito Adoni

Qual verfa acqua odorata in vafo d'oro :

Etqual la cafcia laua,e chipur Eali

Dibatte per conforto or aura dargla 15 " !:' .

L'alto dolor della lor Dea piangendo , oqub siges

che come ſcorſe quell’acerba piagha

Et la leggiadra gambaifangisinofax:135520

Sparſe le vaghemani eb cato adoni .... slik

Gridò rimanti , e lyliimaparole sociale di gsetus

E ch'io t'abbracci e dia, gl'eſtremibaciyahgen ?

Attendi eche tu ancor ,me abbracci ebaci, 3 z ' !

1
«0t Ord'hogenini2011 : 1

3
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Di mezzo'l cor baci viuaci ,mentre

Per le mie labra inſin nel mezzo all'alma,

Il dolciſimo tuo ſpirto mi ſcende ,

Dal corpo tuo quel dolce ardor , ſuggendo

Berrò ,do dal petto tuo tutto il mio amore,

Or queſto bacio almen dolce io ripongo,

In te mio ben già che mi laſci, e fuggi

Miſero da me longe à i regni bui

Dalle candide meinbra egli fpargendo

Il nero ſangue,in ſul morir tormenta

La meſta Dea, che mentre ei nuor lo bacia

Liuida gl'occhi e fcolorato il viſo .

Virgilio .

Vdito ciò la ſuora afflitta e laffa

E dal ſubitocorſo sbigottita

Con l'unghie al viſo,e con le palme al pette

Onta facendo tra l'afflitte genti

Para furiofa ; e lei ch'à morte giua

Colma d'afpro dolor per nome chiama ,

Condotto inſieme è l'infelice Acete

Stanco per longa etd,macchiandos'ora

Co' pugni il petto & orconl'unghie il viſo

Et orgettando à terra ilcorpoftefo, ...

L'anima della madre y dito il duolo .

Rigo di pianto luna ,& Paltra gota,

Cui roſorgrane vn'altrofoco acceſe

Qual ſeal’indi colauorio oſtro s'aggiunge,

o à bianchigigli,le purpuree roſe da

Cotal ſembrò dela vergine il bel viſo ,

Ouidió Poeriod

Meſta eramaneſſuna altra più bella , " se ona,

D'elja in tal guifa mesta eſſer potea , apie

E del conforte fuo rápito quella ,

Di deſiderio dentrolpetto ardea.ons

1918 ) . Cerere . bizic , Otis

Allarea nova attonita diuenne

La madre ſi che qualftatua rimafe,

Per longa pezza infm.cbe dal dolore ::

Acerbo spinta falalta pazzia ,

' ſ

1
Stacio
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Statio .

Qualfuor di ſenno al tristo annuntio diede,

Preſta credenza l'infelice madre ,

Che'l decoro ferninil posto da canto

Lacera il -crine cl volto , e nuda ilpetto

Alla miſera diè l'eſtremo duolo

Forza e vigor nella ſenil etade

Quindi afflitta la lieuan le compagne

E in camera la portan confolando

Oue lacera il petto sta ſedendo

Hauendo & Schino ogniconforto e luce .

E ficca gl’occhi à terra e non fa motto ,

Di voce priua e d'intelletto inſieme.

Dante.

Gľocchi alla terra e le ciglia hauea raſe

D'ogni baldanga , è dicea ne' soſpiri ,

Chi m'ba negate le dolenti cafe .

Per glocchi fuora ſcoppiaua lor duolo

Di qua dilà ſoccorerean con le mani

Quando á vapori e quando al caldo fuolo ,

Ne gl’occhi era ciaſcuna oſcura e cana

Pallida nella faccia , e tanto ſcema
.

Che dalloja la pelle s'informaua s'insteypu '

Quando mi vide tutto ſi distorſe

Soffiando nella barba co Sospiri

Statin e va pur ſopra Dante.

Quini delpar cadute attorno il corpo,

Auicenda l'abbracciano ;e del pari

Vniſcon chiome lagrime e lamenti,

Le ſuorediEccocle e Poliniec,

Stringono or l'uno, or l'altro membro , a alvolto: !

Dan baci, e pendon dall'amato collo .

Argiamoglie di Polinice.
.

Corre horribil il viſo, e atroceil corel,

Né la può ſpauentar ciò cb’ode o'ncontra ,

Che può ridurtimorein chi la mira , 5" 3 : 1

Tal per diſperation fatza è ſicura . I 5 POL

Al’empia fama traſſero in tumulto,

L'orbatemadri e l'infelicimogli,

Quafi captiuc in mezzo il cor ferite ,

}:زر..

Ein
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E in tutte phi par ſembiante, i capei ſciolti , 1

I ſen diſcinti , & fanguignele gote

Ei le braccia di lagrime gonfiate .

Edipo

Lo ſcelerato fine vdito il padre ,

Mostrò fuor d'empi e tenebroſi luoghi

Vinace morte,à cui l'orrido crine ,

Di vecchio ſangue brutto,&l'empia barba

Parean celate it furioſo capo

E i luoghi triſti d'intercetta luce

Bembo.

Soura il ſuo ſacro & honorato buſto

Caddegraue a ſe ſteſo il padre antico

Lacero il petto e pien di morte il volto .

Arioſto di Rugiero .

Quiui penſando quanta ingiuria egťhabbia

Fatto alla Donna, e quanto ingrato , e quanto ?

Iſconoſcente le ſia ſtato arrabbia

Non pur ſi duole, e ſe n'afflige tanto

che ſi morde le man , mordele labbia

Sparge le guancie di continuo pianto.

di Bradamante.

Come tornar à lei ſenza'l ſuo amante

Doppò ſi longo termine la uede ,

Rešta pallida e ſmorta eſi treimante ,

Che non ha forza di tenerſi in piede.

d'Orlando.

Rimaſe alfin conglocchi e con la mente

Fiſi nel salo al Saſſo indiffcrente .

Fù all'hora per vfcir del ſentimentos

Si tutto in preda del dolor ſi laſa

Caduto gl’era foura il petto il mento

La fronte priua di baldanza, e baſla ,

Ne potè haver che'l duol l'occupò tanto

Alle querele voce, humoral pianto.

Celar ſi studia il duolo Orlando, e pure

Quelli fa forza e male afconder pollo

Per lachrime e soſpir da bocca e d'occhi

Conuien voglia , ò non voglia , al finche ſcocchi ,

Afflitto eſtanco al fin cadene Dherba

.

1

E ficca
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E ficca gl'occhial cielo,e non famotta 313405i

d'Iſabella ,

Sopra il ſanguigno petto ſi abbandona!!!3

E di copioſe laghrimelo bagna,

E ſtrideſi che intorno ne riſuona

A molie miglia il boſco e la campagna

Nè alleguancie nè al petto ſi perdona

Che l'un e l'altro non percuota e fragna ,

E stratia à torto l'auree creſpe chiome

Chiamando ſempre in van l'amato nome .

diGiocondo .

Con fronte creſpa, e con gonfiate labbia

Sta l'infelice e fol la terra guata ,

Tener non pote il Conte aſciuto il viſo

Quando abbracciò Rinaldo e che narolli

Che gl’era stato Brandimarte vcciſo

Che tanta fede , e tant'amor portolli.

di Fiordeligi .

Toſto ch'entraro,e ch'ella loro il viſo

Vide di gaudio in tal vittoria priuo;

Senz'altro annonțio sà , ſenz'altro auiſo

Che Brandimarte ſuo non è più viuo ,

Di ciò li resta il cor coſi conquiſo

E coſi glocchi hanr:o la luced ſchiuo,

E coſi ogn'altro ſenſo Sele Serra

Che come morta andar ſilaſcia in terra .

Il reſto de' verſi che doppo ſeguono , ſono già ſtati recitati

nel libro de i mori,

d'Orlando.

Orlando fatto al corpo più vicino

Senza parlar Stette à mirarlo alquanto

Pallidocome colto al matutino

o da ſera il ligustro o'l molle a canto

Sempre tenendo in lui le luci fille,

E dopo un gran foſpir cuſi gli diſſe.

Poi ſeguia Orlando e ad orad or ſuffuſi,

Di lachrime hauea glocchiroſi e meſti,

i di Gabrina .

La donna vecchia amica à malandrini

Poi
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Poi che reftar tutti gli vide estinti,

Fuggi piangendo con lemani a'crini

Per ſelue c boſchereccilabirinti .

d'Iſabella .

Come che in viſo pallida e ſmarrita

sia la donzella & habbia i crini in conti ,

E facciano i Soſpir continua vſcita

Dal petto acceſo egľocchi ſien duc fonti,

Et alti teſtimoni d'una vita ,

Miſera e graue , & habbia i crini inconti

Tanto però di bello anco le auanza

Che con le gratie amor vi può bauerſtanza

Con viſo più turbato che ſereno

Preſela carta Bradamante e lelle

Le lachrime vietar chesu vi ſparſe anglow

Che co' ſoſpiri ardenti ella nonl'arſe.

Et altroue.

Come ode Alceste ch'io vò à ritrovarlo ,

Mi vien incontro pallido e tremante ,

Di vinto e di prigione à riguardarlo ;

Più che di vincitore hauea ſembiante .

Mi cadde à piedi e fupplicommi aſſai,

E co'l coltelche fi leuàda canto

E polea in ogni modoch'io'l pigliaffi

Di tanto fallo fuo mivendicaffi.is Mirc

Er in altro luogho.

Sorridendo à Rinaldo lenà il viſo

Ma chiben lo notaua più.di pianto rin!

Parea che haueſſe voglia che diriſoá's tunnen

di Sacripante .

Sopra l'un braccio a ripoſar le göte

Et in un gran penſier tanto penetra , 77,2

Che par cangiato in inſenſibil pietra .

Et hauea gl'occhi molli e'l viſo balo,

E ſi moſtrana addolorato e la ſo, sin

Et altroue,

Gineura sbigottita e in viſo ſmoria .

Rimaſe àquell'annontio mezza morta . ;

O Dio che fece e diſſe poi che fola

Si ritrouò nel ſuo fidato letto ,

Percoffe il seno e fi tracciò la fola ,

Efecc

. 7
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E fece al'aureo crin danno e diſpetto .

d'Iſabella .

La vergine à fatica gli riſpoſe

Interrotta da feruidi ſinghiozzi

Che dai coralli e dalle precioſe

Perle vſcir fanno i dolci accenti mozzi

Le lagrime ſcendean tra gigli e roſe

La doue auien che alcuna ſen'inghiozzi,

Virgilio di Laocoonte :

Ei con le man ſi sforza Sciorre i nodi

Sparſo d'intorno le facrate bende,

Di brutto ſangue do di veneno oſcuro

E inſieme manda horrendi Stridi al cielo.

il Sadoleto del medefimo,

Volgonfi in longhi giri i ſerpi ardenti

E in pelli nodi cingono itre.corpi, ...

ne pon ſoffrir gl’occhi mirar la pena

El caſo borrendo, tor eccoacceſo e fiero

Strigne un d'eſſi Laoconte d'ogn'intorno ,

El ventre fier co'l velenoſo morſo,

L'auiticchiato.corpo fi ritira',

Et le membra diftorte e'l fianco incuruotis,

Adietrogir per la ferita ſcorgi.

Eidall'alto duol ſpinto , co dallo stratio

Stride à gran voce,e identi empi diſciorſ 01:13:

Tenta à granforza se ſcherme con la mang

Dal biſcio il tergo , e tutti intefi inerui 5 * ,Sin

E in van l'eſtremo fatto di ſua posla

Alfuror cede,e dellapiagageme.

El ſerpe co'l girar frequente riede

Sdruccioloſo d legar l'infime parti

Ondegonfia lagamba , e i vital membri

Pel combattuto polfo eccedonmolio,

E ſon le vene d'atre ſangue colme

Ne men l'horribil.forza rà figli cruda ,

Che rabbioſa catena gl'ange eStraccia

Le miſerabil membra, o già dell'uno

Lacerò il petto ſanguinoſo , al padre.

Ch'aita chiede in froca e flebil voce ,

Co' varij aſpri vincigli s'imprigiona , ! Jones oras agrupp

In tanto l'altro ancor che's'apparecchia ,!

Con
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Con l'appreſſato pie ſcioglier la coda ,

Del miſer padrc l'infelice aſpetto

Tutto ripien d'orror fifo contempla ,

E che'l gran pianto non ſi fparga fuore

Rinchiude il parcoun reo timor gelato .

il Tallo .

Armida in ſeromita e Soſpirofa

Frá ſe co'ſuoi penſier par che fauelle

Sula candida man la guancia pofa ,

E china à terra l'amoroſe ftelle

Non ſa ſe pianga o nò,ben può vederle

V midigľocchi egrauidi diperle .

Ma tutti gli occhi Arſete in fe riuolue.

Miſerabil di gemito e d'aſpetto

Ei comeglaltri in gemito non folue

il duol che troppoè d'indurato affetto.

Ma i bianchi crini ſuoi d'immonda polue

siſprrge, ebrutta e fiede il volto el petto .

di Tancredi.

Come Palma gentile vſcita ei vede',

Ralenta qucl vigor c’bauea raccolto

Et l'imperio di ſe libero cede

Al duolgiàfatto impetuoſo e ſolto ,

Ch'al corſi stringe e cbiuſa in breue Jede

La vita empie di morte i ſenfie'l volto .

Già ſimil all’estinto il viuo langue,

Al colore,alfilentio , dglatti,al ſangue.

Piangendo à me ti porſe e mi commiſe

Ch'io lontana à nudrir ti conducefi

Chipuò dir il ſuo affanno,e in quanteguiſc,

Lagnoſi, cradoppiò gl’ultimi ampleji ?

Bagnò i baci di pianto e fur diuiſe,

Leſue querele da i fingulti ſpejſi

Leuò al fin glocchi& dilje. O dioche Scherni,

Quà tacque e'l cor lefi rinchiuſe e strinje,

Et di pallida morte ſi dipinje .

E pocopiù giù.

Anima bella ſe quincientro gire,

s'odi il mio pianto alle mie voglie audaci,

Perdona ilfurto e'l temerarioardire ,

1

1

J

Dale
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Dalle pallide labra i freddi baci ,

Che più caldiperai,può pur rapire,

Parte torrò di ſue ragioni à morte ,

Baciando queſte labra eſanguie fmorte ,

Pietoſa bocca che ſoleui in vita ;

Conſolar il mio duoldi tue parole ,

Lecito ſia ch'anzila tua partita

D'alcun tuo caro bacio iomi conſole

Lecito ſia ch'oraſiſtringa e poi

verſi lo ſpirto mio fra labri tuoi.

Ora paſſiamoalla paura:
Teocrito.

Ne pria correre à me veloce il vidi

Ch'io ghiaccio mi diuenni dalla fronte

Mi ſcorſe un largo bumor ſimile à brina,

Reſtò lalingua e la parola fila,

Pallida qual di marmoegl’occhi baſſi.

Virgilio.

Per leſtanze vlular s'odon le donne

Che ſi graffian piangendo,e'n ſuono affitto,

Nevan le ſtrida inſin all'auree stelle

Le timide doglioſe, antichemadri

Scorrendo glampitetti ,or quinci or quindi,

S'abbraccian ſtrette e dan baci alle porte .

Qui Staua Ecuba , e qui corron veloci

Le figlie indarno al ſacro altar d'intorno,

Riſtrette inſieme, come le columbe

Frettoloſe ſen vanno,à tempi oſcuri ,

Le imagini abbracciando de gliDei ,

d'Enea .

or per afpri diſerti , e inculti luoghi

Nandiamo inſieme,e io cuipoco inanzi,

Punto non moſſe l'auuentar dell'armi

Ne' Grecia ſchiere armati,or d'ogni vento

D'ogni picciolrumorSofpefo tremo,

Tal de'mieicari e fotio epeſobò cura ,

Ouidio .

Ala balia ch'inteſe on timor freddo,

Scorſo per l'ollaá s'arricciar le chiome.

1 03

L

Leoconto
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di Leucotoe.

Ardo per te Febo le diffc , della

E rocca e fuſo à piei laſcid caderſi,

Et quel timorgratia e beltd le accrebbe.

d'Europa

Gid rimirar l'abbandonata terra ,

E chiamar le compagne ſi vedea ,

Et timida dallondeaccor le piante

Statio .

Già la Città di fuga e Stridi e picna,

Che innanzi àglocchi hanno già il foco e'l petto,

Che'l timor gl'appreſenta ; e caſe etempi

E Statue e altar malgrati innonda ilpianto,

Cbe terna è uguale in diſuguale etade.

Sela ſenil brama morir, la verde

Frà paura & ardir viue intradue ,

El ciel percuoton feminil lamenti .

Piangono i figli d quai cagione è ignota

sol attoniti al pianto delle madri .

Poncano .

Il velo aurato riſplendea pelmare ,

che và radendo ilbel candido piede ,

Ch'ella ſollieua, e in ſe timida tragge .

L'aura in tantofacea laſciuo aſfalto

Aluago petto , e alle mamelle acerbe;

Et mentre o ſaglie o ſcende il monton l'onda.

L'infelice diuien di color mille

€ à chiome ſparſe lc Nereidi inuoca ,

Che s'hà lor Deità poſſanza alcuna,

o ſe pietà può in lor quant'ella ſuole,

Acquetin l’onde , e à lei porghino aita .

Arioſto di Ferraù.

All'apparir che fece all'improuifo ,

Dell'acqua l'ombra , ogni pelo arriccioli,

E ſcoloriſſi al Saracin il viſo ,

La vocech'era per uſcir fermoſhi .

d'Angelica.

Per tirar briglia non gli può dar volta ,

Più e più ſempre quel ſi caccia in alto ,

li Ela
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Ella tenea la desta in si raccolta

Per non bagnarla e trabea i piedi in alto ,

Per le ſpalle la chioma jua diſciolta

E laura le facea lafciuo aſfalto ,

Stauano cheti tutti i maggior venti

Forſe à tanta beltà colmare attenti,

Ella volgea i begl'occhi a terra in vano

E bugnaui di pianto il viſo e'l ſeno .

Quando ſi vide ſola in quel deferto ,

ch'd riguardarlo. fol mettea paura ,

Nell'ora che nel mar Febo coperto

L'aria e la terra bauea laſciata ofcura ,

Fermoſſi in atto c'hauria fatto incerto

Chiunque huue ſe visto ſua figura,

s'ella era Donna ſenſitiua e vera ;

o ſaſſo colorito intal maniera

Stupida e fiſſa nell'incerta ſabbia ,

Coʻcapelli difciolti e rabbuffati .

Con le man giunte to con immote labbia

I languidi occhi al ciel tenea leuati,

Come accufando il gran motor che l'habbia

Tutti inchinari nel ſuo danno i fatti

Immota è comeattonita Stèalquanto ;

Poi ſciolſe al duok la lingua.cgl'occhi al pianto.

di Angelica.

La bella donna che Rinaldo ha viſto,

Ne ſeren’occhi ſubito s'ofcura ,

E con voce tremante e viſo tristo

Supplica Sacripante e lo ſcongiura .

Eſpeſſo il viſofmorto adictro volta

Che le par che Rinaldo habbia le ſpalle .

Stà Polineſſo con la faccia mesta

Con cor tremante e con pallida guancia .

Sonar per galti e ſpatioſitetti

s'odono i gridi e feminil lamenti ,

L'afflitte donne percotendo i petti

Corron per caſe pallide e dolenti ,

E abbraccian gloſcieigeniali letti

Che tosto banno à laſciare à Strane genti.

A lui venne unſcudier pallido in uolto

?

che
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Che potea d pena trar del petto il fiato

Oime signor oimereplica molto

Prima c'habbia à dir altro incominciato ,

Oggi il Romano imperio,oggi è ſepolto.

Ancora la codarda e triſta mente,

Nella pallida faccia era ſcolpita,

Ancor per la paura ch'havuta hanno

Pallidie muti dy inſenfati vanno.

Doralice..

Il pianto come un riuo che fuccede

Diuina neue nel bel fen cadea ,

Et nel bel viſo ſi vedea cheinſieme,

Dell'altrui malfi duole, og det fuo temo.

Quando fü noto il Saracino atroce

Allarmi ſtrane., alta fcagliofa pelle ,

La doue i vecchi , elpopolmen feroce

Tendean le orecchie à tuttele nouelle,

Lenoſi un pianto,on grido,un'alta voce ,

Et on batter di man , ch'andò alle stelle ,

E chi potè fuggir non virimafe ,

Perſerrarſi ne i tempie nelle caſe .

Donne e donzelle con pallida faccia ,

Timide à guiſa di colombeſtanno ,

A riguardar adunquela battaglia

Con meſto viſo e cor trepido..ſtalli ,

Non fü in terra forosto , che riſorſe

Via più che d'ira di vergogna pieno , 16 "

Però che à Bradamante gl’occhitorſe,

E turbar vide il bel viſo ifereno ; s.

Ela al cader di lairimafe in forſe ,

E fu la vita ſua per venir meno .

L'Alainanni.

Or chi vedele li diuoti intorno ,

Gl'infcrmi vecchierei ,le stanche madri ,

Diſcinti e ſcalziandar la notte e'l giorno,

Fra mille volti pallidie leggiadri

D'on giouin ſuol neglettamente adorno ,

Vis , 91 Trà i fratelli icongiunti, i giuſti padri

ibi Di fanciulli e donzelle à crine Sciolto

Dine Dilágrime e Sospiri e tema in uolto.

Ii 2
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Infolito timor coſi l'accora',

CheJente il ſangue ſuo dighiaccio farlo.

Tall'hor ſegrete lagrime , e tal’bora ... visi ji ..

Sono occulti da leigemitiſparſi.is

Pallida eſangue e sbigottita in atto

Lofpauento e'l dolor d'hauea ritratto.

Mentre à ciò pur vipenſa , un meſſo appare >>

Polueroſo anelante , e in viſta afflicto, ...

In atto d'huom ch'altrui nouelle amare

Porti,emostriildolore in fronte ſcritta..( 15.6 ..!

di Sofronia . !

Prefa la bella donna e incrudelito 1.viili

Il Rè la donna entrò un incendio a morte. ' ';;' ;'

Già il velo e'l caſto manto à dei rapito , 7365.HO

Cingon le caſte braccia afprericorleon

Ella ſi tace e in lei non sbigottito ,

Ma pur cominoffo è alquanto il petto forta.

E smarrifocil bel volto in un colore

Chenon è pallidezzamacandorea samissis

I ſemplici fanciulli,ei vecchiinermi, un lagi

E'l vulgo delle donne sbigottite ,

Chenon fanno ferir , nè fare fuhermi, stiline

Trahcan ſupplici e meſtialtemefcbitte. 31.6T

Gli altri di membra e di animipiù fermiz !' .

Già frettoloſi l'armehaueao rapites listesin ?

Accorre altri alle porte ,altri alle mura a 17:56

Il Rèuá intorno e'l tutto pede e cura.is

Ogni coſa di Strage era già pieno ,
* , AT

Vedeanfi in mucchi e in monti i corpi auolti ,

Lai feriti coʻi morti,e qui giacieno

Sotto morti in ſepoltiegri ſepoltia.

Fuggian premendo i pargalettial ſeno, i

Lemeſte madri co' capelli ſciolti; :' * '

E'l predator diſpoglie di rapine,

Carco Strignea le vergini nel crine.

Ancor che la geloſia, da qualch'uno figliuola d'amore poteſſe giu .

dicarſi, come chemeglio foſſe accoppiata feco , tuttavia ellendo,

ella per mio auilo , vſcita più colto diCerbero & di Tiſifone , che

da padre li dolce e ſi divino ; & per eſſere anch'ella vna ſpecie di

timore, e peftifera oltre modo l'ho rilegata frà queſto criſto & do

loroſo afferto Arioſto

Styl
e

1
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Arioſto .

Mille occhi in capo hauea ſenza palpebre,

Non può ſerargli,enon credo che dorma,

Ne men chegl'occhi hauea l'orecchie crebre

Hauea in luogo di crin ferpi d gran torme,

Vnfiero,e maggior ſerpe ba per la coda ,

Che pe'l petto ſi gira ,e che l'annoda,

E ſirodese ſteſso e ſi manuca

E da mille occhi verſa ilpianto eterno.

di Rinaldo.

Non ha poter d'una riſpoſta ſola,

Triema'l cor dentro, e triernan fuor le labbia

Non può la lingua diſnodar parola,

La bocca amara epar che toſco d'habbia :

Doppo gran pianto e granrammaricarſi,

In India fa penſier diritornarfi.

Altroue.

Resta (marrito Ariodante d queſto,

E per l'offa un tremor freddo gli ſcorre,

Con cortrafitto, e con pallida faccia ,

E con voce tremante, e bocca amara .

il Tallo .

Oi!.. 's D'incerto cor, digeloſia dan segni is.

Gľaltri,il cui nome anien che l'urna afconda

Et dalla bocca pendon dicolui ,

Chefpiega i breuie legge i nomi altrui.

Segue in ordine la nutrice ſua inuidia';

Ouidio

Come da lei la Dea fù viſta tutta si ... )

Ornata d'armi e inſieme di bellezza ;

Pianfe e dal diuin volto fù condotta in 9ti la

Adar Soſpiri fuor com'era auezza ,

La faccia tien pallida oſcura e brutta, iisis

E'l corpo attenuato per magrezza

Non mai dritto alcímira,e'l dent'ha infetto

Diruggine e di fielverdiccio il petto,

La lingua è ſparſa di attoſcata ſpuma,

Ne ride mai ſenon dell'altrui danno ,

Il Sonno eſa godermainon costuma,

Punta dacure che juegliate stanno ,

1

T

Cinsi

>
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De gl’altri vede il bene e fa.conſuma

Per tal vista e ne piglia etcrno affanno

E molestata e in tanto altri moleft a

E la pena e'l fupplicia in lei fireſta , 81 :

Ori ſuoi ſemirofi afpi ſerpenti . Fuais :54

Laſcia e vanne alla Dea con paffi lentia

Rinieri

Qual di Cigno la piuma eran d'Iola

Pure le guancie e più ch'anaria molli

Scherzana egli col caproà pie de' colla

Quando un baciò Licota ebro n'inuola ,

Ebro d'amor ch'al giovinetto vola

Ne gl'occhi di ferir mai non fatolli ,

Riſe Licota e diffe altro non volli ,

Dalla tua luce de begl'occhi fola .

Tinſe l'oſtro la neuehumidii raia!!!S1

Si fer di sdegno ,ond'il pastor ch'ardea

Ogni ſuo dolce ben volſe in amaro ,

E à quell'altiex di ſua beltà dicea

Baci da te non fia chi colga mai ,

Poi ch'àmequeſto fol costa ſi caram 11.9JUK !:) ) .

cine

Manon laſciamo adietro lo ſdegno della primieracampagna eterno

: . Virgilio .Virgilio . Sva, odiaait

Ma l'afflitta Didone C corrucciofa , sinor

Mentre ei coſile parla tutto'l mira ,

Et l'erranti fue luci in ogniloco :1. it was 2

Tacita volge e coſi acceſa parla yıb !!

Già non è Dea tua madre empio cbugiardo.

Tallo d'Armida.

Tre volte alzò le luci e tre chinolle ih !!

Dal caro oggetto e rimirar nol volle,

E con man languidetta il forte braccio ,

Ch'era ſoſtegno fuo fchiua e riſpinge ,

Parlando e incominciò di ſpander.fiumi 16.00 ugy?

Senza mai dirizgargli al volto i lumi',

di Gernando

Al ſuon di queste voci arde lo sdegno,

E creſce in lui quaſi commofa face,

NS

ويف!

1
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Nè capendo nel cor gonfiato e pregno

Perglocchi n'eſce e per la lingua audace.

Armida .

Qui tacque e parue ch'un regale ſdegno,

E generoſo , l'accendeffe in viſta .

E’l piè volgendo di partir fea fegno

Tutta ne gťatti diſpettoſa e triſti .

Il pianto fi ſpargea ſenza ritegno

Com'ira ſunt produrlo à dolormiſta ,

Et le nafcenti lagrime à vederle

Pareano à rai del fol cristalli e perle.

Sorriſe allor Rinaldo e con un volto

In cui tra'l riſo lampeggiò lo sdegno .

Ma frà lo sdegno onde la fronte è carca,

Pur anco on raggio di pietà riluce,

sich'altri temeben , ma non difpera

Et più s'inuoglia quanto appar più altera.

d'Armida.

Venia ſublime in un gran carro aſſiſa,

Succinta in gonna efarctrata arciera,

E meſcolato il nouo sdegno in guiſa ,

Col natio dolce in quel bel volto s'era

Che vigor dalle, e cruda & acerbetta

Par che minacci e minacciando alletta .

Si volſe Armida e'l rimirò improuil

Che nol ſenti quando da prima ei venne

Alzò le strida e dall'amato viſo

Torſe le luci diſdegnoſa e suennc.

Omero d'Achille :

Gettando ſpuma intorno della bocca

Glardeano glocchiorribilmente fieri,

El batter dente à dente s'udia lunge.

: Teocrito .

s'acceſe qual offeſo e turbò in modo,

Che aſciuti ilabri hauea , pallido il viſo,

Et non qual dianzi d'un color roſato ,

E ilumi d'amor ſeggio ,or torui e ardenti ,

Minaccian Stratij e morte à chiglimira

Di crudelid d'ira e di ſdegno armati.

li
4

Virgilio
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Virgilio d'Ecaba

Vide di Polidoro il corpo ſpento;, il 1731

E ſcorſe l'alte piaghe,ò cafo orrendo,

Fatte da tracij rei fcrri taglienti,

s'allor le Donne frigie alto gridaro ,

Lei muta fè la doglia acerba c fella ,

E alle parole voce humore al pianto

Tolſe quel duol ch’entro la vede e ſtrugge.

Qual duro Saſoi membri ſi formaro,

E gl’occhi or fitti nella terra or volti

Co’lguardo bieco all'iniinico cielo :

Or delmorto figliuolmira il bel viſo , ' 2

Or l'afpre piaghe anzipur ſempre quafi

Sol quelle, d'ira e di furor s'accende

Difar di quel tiranno aſpra vendetta , ago

Ecco Caſſandra vergine ancbor figlia izo

Del buon Re Priamo, co’capegli parſi

Straſcinata dal tempio e luoghi ſacri

Di Minerua , ch'alzando glocchi in darno

Gl’occhi infammati al Ciel , che, i duri lacci

Auolte bauean le man tenere c pure,

Acceſo d'ira & di pietà Corebo

Non potè ſofferir tal vista e in mezzo

Silanciò delle ſchiere de' nimici,

Senza punto curar di vita o morte .

Ma Didoſpauentofar fatta fiera

Per l'impreſe crudei volgendo attorno

Le ſanguinoſe luci , & le tremanti

Guancie dipinte di aſſai macchie oſcure ,

E pallida di già per l'empia morre ;

ch'ella à patir bauea veloce paffa,

E colma difuror ſubito poggia

Su l'alto rogo , con la Troiana ſpada

Del fodero ſottragge poi che quiui

si uide auauti le Troianeſpoglie ,e'l concſciuto letto .

Ouidio di Giunone.

La prende con gran rabbia ne' capelli,

Et à terrà la ſpinge e tira e ſtraccia,

Quell'alza gl'occhilachrimoſ e belli,

E ſupplice ver lei Stende le braccia.

Madre

lu
r
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Madre diMeleagro .

Ben quattro volte per lo ſdegno volle

Ardere il ramo degli estremi omei,

E quattro mitigò quel penſier folle .

Pugnan la madre e la ſorella in lei ,

E duo nomi diuerfi on petto molle

Soſpingono à penſieri or buoni or rei,

speſso all'error penſando impallidiua ,

Speſſo ira ardente gl’occhi learrofſiua,

Diron ſo che crudele or era tinto

Il volto e quale à chi minaccia, ardente,

Et or parea d'alta pietà dipinto ,

E ſe i pianti hauea aſciuti ardor di mente ,

Dinouo pur iſcaturiuan come

Segno orda vento or d'auerfa onda ſpinto ,

Onde auicenda attizza e accheta l'ira.

Statio .

s'alza Tideo e ſi fa incontro , pazzo

Non men che d'ira di letitia , hauendo

Scorto quel volto pien di morte e gl'occhi

Rauoltiin cui ſe ſtejoraffigura ,

E poſcia ch'egli ha tronco il capo hoſtile

soſtenendol con man pur tepido anco,

Intento il mira e in rimirarlo gode ,

Quegl’occhi oſcuri e in terra ancor tremanti,

Poidatogli di morfo indegnamente,

Guſta in morendo di ſucciar quel ſangue ,

d'Eceocle & Polinice.

Fanno da diſperati la battaglia,

Solira do odio non riguardo o ſchermo

Ponendo in opra, e ſotto glelmigľocchi

Ardenti corcan pur l'odiato volto ,

Già già manca il terren , giá ſon ſi preſſo,

Cheàmezza ſpada vengono e alle preſa ,

Dirabbia ambifremendo qual ſe ſuono

Di trombe borrendo purglaccenda all'armi.

Della Madre.

Que riuolgi minaccioſo il volto

E per che ſi in un punto ſi dilegua

E poi ſi ſparge per le guancie il ſangue ?

3

Empio
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Empio ? e ti ſtai fra denti mormorando.

Dante .

Caron Dimonio con occhi di bragia

Loro accenando tutte le raccoglie

Batte col remo qualunque s'adagia.

Quinci fur quete le lanoſe gote

Al nocchier della linida palude,

Ch’intorno à glocchi hauea difiarme rote .

Arioſto di Gradaſlo.

Tutto ſcornatodi vergogna d'ira

Nel viſo anampa , e par che getti foco,

E più l'afflige il caſo e lo martira,

Poi che glaccade in ſi paleſe luco,

Bramoſo di vendetta fi ritira ,

vtrar la ſcimitara adierro un poco .

di Gabrina .

E parea coſi ornata una bertuccia ,

Quando per mouer riſo alcun veftilla ,

El or più brutta par che ſi corruccia

Et che da glocchi l'ira le sfauilla .

di Bradamante.

Sorriſe alquanio ma d'un riſo acerbo

Lo ſpinge adietro e ſe nefa diuieto

Chefece d'ira più che d'altro ſegno

di BruGlla .

E par ch'arda ne gl'occhi nella faccia .

E con voce terribile e incompoſta.

Gli grida traditor da me ti ſcosta .

d’Olimpia.

E corre al mar graffiandoſi le gote,

Preſaga e certa omai di ſua fortuna

si straccia i crini e'l petto ſi percuote

E va guardando che fplendea la luna ,

Seveder coſa fuor che'l lito puote,

E coſi errando le mani ſi caccia

Necapei d'oro e à ciocca à ciocca ſtraccia,

Corre di nouo in ſu l'estrema jabbia ,

E rota il capo e ſparge all'aria il crine ,

E ſembra forſennata e ch'addoſſo habbia

Non un demonio Sol ma le decine ,

2

o qual



SE S T.O.
507

3

?

O qual Ecuba ſia converſa in rabbia

Viſtoſi morto Polidoro al fine .

Or ſi fermas'un falfo e guarda il mare

Ne men d'un vero laſo un fallo pare .

di S.Giouanni.

Coſi dicendo il vecchio benedetto

Gľocchi infiammò che paruero due fuochi.

Poi voltò al Duca con unfaggio auuiſo

Tornò ſereno il conturbato viſo ,

Eſſi vedendo il Re che di veneno

Hauea le luci inebriate e rolle,

di Rugiero ,

Per queſto ogni pietà da ſe rimoue ,

Par che ne gl’occhiauampi vna facella

E quanto può cacciar caccia una punta

Marfifa mal per te ſe n'crigiunta .

Alam . Laco .

Penſar douete ſe l'anima ſente

Sdegnoſa e torba e non ſel prende in gioco ,

Diuien bianco,vermiglio,freddo, ardentea

A viue braice hauea glocchi ſembianti,

A ſangue il volto e le rofatelabbia

Spumofe ſe le fan verdi e tremanti,

Di velen colme e disdegnoſa rabbia . '

Tallo .

Il fero Argante che ſe ſtello mira

Del proprio ſangue ſuo macchiato e molle,

Con inſolito error freme e fofpira

Di cruccio e di dolor turbato e folle.

E portato dall'impeto e dall'ira

Con la voce la ſpada inſieme eſtolle

Infiamma d'ira al principe le gote

Et ne gl’occhi difoco arde esfauilla,

Et fuor della viſicra eſcono ardenti

Gli sguardi e inſieme lo ſtridor de i dentia

Parie che aprendo il ſeno indi traerle

Il furorpazzo e la diſcordia fiera

Et che ne gl’occhihorribili gli ardelle

La gran face di Aletto G di Megera.

Armida
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d'Armida .

Lampeggiar glocchi efolgorar gli sguardi

Dolci nell'ira ,or ch'eſſer de' nel riſo ,

Moſtrando ben quanto ha furor raccolto

Sparſa il crin ,bieca gl'occhi , accefa il volto,

Ella mentre il guerrier coſi le dice,

Non troma loco torbida inquieta ,

Già buona pezza in diſpettoſa fronte

Torna, riguarda,alfin proruppe all’onte ;

Noto à più ſegni egli è'da leimirato."

Conocchi d'ira & di deſio tremanti

Ei ſitramuta in volto un cotal poco,,

Ella ſi fa di giel poi diuien foco,

Odoardo di ſua moglie vcciſa.

Che dee far nel gran caſo ? ira e pietade',

A varie parti in un tempo l'affretta,

Queſta l'appoggio del ſuo ben che éade ,

Quella à pigliar del percuſſor vendetta

Amor indifferente il perſuade ,

Che non ſia l'ira o la pietà negletta;

Con la ſinistra man correal ſoſtegno ,

L'altra miniſtra ei fa delſuo diſegno,

Virgilio .

stà Caronte il nocchier guardian dell'acque,

D'una vecchiez za valida e robuſta,

Squalido e negro à cui canuta pende

Dal montogiù la mal compoſta barba

Fiammegl'uſcian da gl’occhi e ſtretto il nodo

Dalle ſpalle pendea macchiato il manto

Egli una ſcafa rugginoſa e nera

Colrcmo Soſpingendo e con la vela

Porta que' ſcemi corpi all'altra ripa,

Oratio di Regolo.

Della pudica moglie il caſto bacio,

E quaſi forſennato i picciol figli

Da ſe ſcacciando ilfiero uolto e g’occhi

Regolo della terra vnqua non molle

Ouidio.

Quiui tener il Greco ſtuol non pwote ,

I pianti che da lei tenuti furo

Mal



SE S TO. sog

>

i

Malgrado fuo loſtello ſacerdote

Ancor piangendo oimecol ferro duro

Il fortee casto ſeno apre e percote.

Ella ſempre mantien volto ſicuro

Sin alla morte e coprì ancor caggendo

Il corpo fueo per bonestà .

Statio .

c ! Cuipiù l'amor che'lfuo decoro preme,

Danno à mariti lor ferro ira e core,

Et ne perigli al par d'efi correndo

I figli e lor rammentanoe gl'alberghi.

Dante.

Non vedi tù che digrignan li denti ,

E con le ciglia mi minaccian duoli ,

€ che stralunan glocchi per ferire ,

Farinata,

Maquel'altomagnanimo à cui posta

Reſtato m'era non mutò aſpetto

Nicangiò collo,nè piegò ſua coſta .

Arioſto .

Come Algirdo appreſſar vide quel Conte

Che di valor non hauea pari al mondo ,

In talſembiante in li ſupcrbi fronte

Che'l Dio dell'arme à lui parea fecondo ,

Restò Stupito alle fatezze conte

Al ficro ſguardo al viſo furibondo.

Rodomonte ,

Soſpira e freme con fi orribil faccia

Chegl'elementi e tutto'l Ciel minaccia.

Tallo .

Moria Argante, e tal moria qual viſſe

Minacciaua morendo e non languiua,

Superbi formidabili , e feroci

Glvltimimoti fur l'vltime voci .

Tal nell'arme eifiammeggia e bieche e torte ,

volge le luci ebbre di ſangue e d'ira ,

spirano gl'atti feri orror di morte ,

Le minaccie di morte il volto ſpira :

Nuda ha la ſpada e la folleua e ſcuote

Gridando,e l'aria e l'ombra in van percote.

Vero
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Vero amor della patria arma le donne ,

Correr le vedie collocarſi inguarda ,

Con chiome ſparſe e con ſuccinte gonne ,

E lanciar dardi e non moſtrar paura ,

D'eſporre il petto per l'amate mura .

Spira fpiriti maſchi il nobib volto, i

Moſtra vigor più che viril lo sguardo..

Per ben che la mortenon ſia affetto , tuttavia ſuccedendo quali

ſempre ad alcun d'ell vnita , & per
tale

per lo più delcriuen

doli in queſt'ordine preſlo la prodezza che louente l'affrettami

piaciuto di collocatla. Virgilio

di Didone .

Forgataſi d'alzarglocchigrauoſi,

Di nouo manca e la mortal ferita

Stride fiſſa nelpetto , e ben tre fiate

si folleuò, ſe ſteſſa alzando , & ancoi

Soſtenuta dal gombito e tre volte

Cadde riuolta fouralletto , e luce

Cercò nell'alto Ciel con gl’occhierranti,

Et poi le dolſe che trouata l'hebbe.

Ouidio di Procri :

Mentre che ponto vede mi riguarda ,

Et nelle labra mie l'infelice alma

Spirò e morì con volto più giocondo

Con tremoli occhi e molli e vista oſcura. i

Già morendo riguarda il giouinetto

Ati, e mentre cadea s'accostò adeſſo,

E confolato muor poi che glè appreſo.

Arioſto di Drufilla ..

Fini'l parlar inſieme con la vita ,

€ morta anco parea lieta nel volto

D'hauer tal crudeltà coſi punita .

d'Orrillo.

si fece il viſo allor pallido è brutto ,

Trauolfe gl’occhi e dimoſtrò all'occafo

Per manifeſti ſegni eſſer condotto,

Dante .

Come al nome di Tisbc aper ſe il ciglio

Piramo in ſula morte eriguardolla,

Allor che'l gelo diuentò vermiglio

Tallo

:)

$
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Tallo di Dudone .

Cadde e glocchi ch’apenna aprir si ponno

Dura quiere preine eferreo ſonno

Gľalzò tre volte, ei dolci raidelcielo

Cercò fruire e ſoura un braccio alzarſi ;

E tre volte ricade e foſco il velo

Gľocchi adombrò cheſtanchi al fin ſerrarſi,

si diffoluono i membrie'lmortalgelo

Inrigiditi e di ſudorgli ha ſparſi

di Clorinda.

In atti ſi gentil languir tremanti

Gľocchi ecader ſul tergo il collo mira;

Coſi vago e'l pallore, e da ſembianti

Di morte vna pietà ſi dolce ſpira :

Ch'ammolli il cor che fù di marmo innanzi ,

E’l pianto ſcaturi di mezzo l'ira .

D'un bel pallore ha'l bianco volto aſperſo,

Come à gigli farian miſte viole;

E gl’occhi in Ciel affiſa ,e in lei conuerſo

Sembra per la pietade e'l Cielo e'l ſole.

E la man nudae fredda alzando verſo

Il Caualliero in vece di parole ,

Gli da in pegno di pace , in queſta forma ,

Paſſa la bella donna e par che dorma,

La pietà o tenerezza.
Omero .

Cofidiſſe e alla ſua diletta ſpoſa

il fanciul poſe in grembo, t ella vnito

Alle lagrime il riſo in fen l'accolſe

Soauemente ; ond'egli à pietà moſſo

L'accarezzo con mino,indi ſoggiunſe.

Virgilio di Anna.

Coſi dicendo era poggiata in alto;

Et abbracciando fostenea co'l ſeno

Forte piangendo la ſorella ch'era

Tra viua e morta , e con la gonna Stefa

L'oſcuro ſangue le aſciugaua.

Ouidio,

Cofile dice la nutrice , e gl'occhi

L'aſciuga di ſua man , piangend'anch'ella ,

Arioſto
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Arioſto .

Deh vita mia non piagnere le dice

Giocondo , e ſeco piagne egli non manco.

Creduto hauria che fosse statua finta,

o d'alabaſtro'o d'altri marmi illustri,

Se non vedea la lagrima diſtinta,

Trà freſche roſe e candidi liguſtri

Far rugiadoſe le crudette pome,

E l'aura ſuentolar l'aurate chiome,

Et come ne begl'occhi glocchi affife,

Della ſua Bradamante le fouenne ,

Pietade e amore à un tempo lo trafiſe ,

Et di piagner à pena ſi ritenne .

di Melilla .

Mà la Maga gentil le ud dauanti ,

Ridendo poi che del timor s'avede,

E con viſo giocondo la conforta ,

Qual bauer ſuol chi bone noue porta .

il Tallo .

Ela cadea quaſi fior mezzo inciſo,

Piegando il lento collo ei la soſtiene.

E fed’un braccio al bel fianco colonna :

E'n tanto al ſen le rallentò la gonna ,

E'l bel volto el belſeno alla meſchina

Bagnò d'alcuna lagrima pietoſa ;

Quala pioggia d'argentoe matutina

sirabbeliſce ſcolorita roſa .

Tal ella riuenendo alzò la china

Faccia del non ſuo pianto or lagrimoja

Alza Soffronia il viſo e humanamente

con occhi di pietade in lui rimira ,

A che ne vien' ò miſero innocente ?

Qui'l vulgo de pagani il pianto eſtolle,

Piange il fedelma in voci aſſai più balle,

Vnnonſo che d'inuſitato emolle

Par che nel duro petto al Re crappale ;

Ei preſentillo , e ſi sdegnò ne volle

Piegarſi e gl’occhi torſe e ſi ritraſſe,

Tùsola il duol commun non accompagni

Sofronia e pianta da ciaſcun non piagni.

Pianger
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Pianger luivedein guiſa dhuom cui preme ' ' 3 !!

Pietà non doglia o ,duol non di ſe stejo.

dell'Infingardaginc, Dance .

Et on di lor chemiſembiaualaffo ,
1

Sedena d abbracciara leginocchia

Tenendo il viſo giù tra effe baffo .

Allor ſi volſe à noie poſemente
jC7380

Mouendo il viſo purſu per lacoſcia ,
1.6.: 1

Dicendo và så tù che ſei valente .

della Marauiglia ,Ouidio.

Salmace delle belle ignude e care i

Membra stupiſli e pivt fi fero ardenti

Sue intcrne fiamme, onde le lucirare død

Sfauillaron di lei non altrimenti,

Ch'al ſeren cielo il più lucido ſole. 1.

Reflejo dall'opposto ſpecchio ſwolc. . '.

Arioſto ,

Riman Leon ſi pien di marauiglia ,

Quando Ruggiero effer coſtui conoſce , }

che ſenza mouer bocca o batter ciglia

omutar piè come una ſtatua d immoto. serveren

1.Tallo ,

Alrhonesta baldanza all'improuifo

Folgorar di bellezze alteree fante

Quaſi confuſo il Requafi conquiſo

Frenò lo sdegno e placò ilfierfembiante ,

Fù Stupor,fi vaghezza,e fu diletto

s'amor non fu chemoſſe it cor villano ;

dell'Attentione , l'Arioſto .

Trar fiato o bocca aprir o batter occhi

Non ſi vedea de'riguardanti alcuno ,

Tanto à mirar à chi la palma tocchi

De' duo campioniintento era ciaſcuno, k o'g'i

Tafſo .

Vedele incontra il fero Adraſto affifo

Che par chi occhlo non batta e che nonfpiri,

Tanto da lei pendea tanto in lei fifo

Pafceua i ſuoi famelici deſiri .

del Delo ,Danre.

Come ſi vede qui alcunavolta - v: 19 .

L'affetto dellaviſta s'ello è tanto

KK Che

Jaco )
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Che da lufa tutta l'animatolta , siaber in sy it

Coſi nel fiarmeggiar del fulgor faptasy harnésie

A cui mi polſi conobbi la voglia !

In lui di ragionarmi ancor alquanto

Tallo . '

cid detto tace& la riſposta attende 11. . ::

Con atto che in ſilentio ha voce, e prieghi.. ?

E ciò che lingua eſprimer ben non potes olisi :19:

Muta eloquenza ne fuoi geſti efprefjca 1 , 26 line

della Diuorione , Dante. 351.,!!!

E chi vedea chinarſi perla morte

Che l'aggrauaua più inner la terra , do it.des.. ?

Ma degl’occhifacea ſempre al ciel portes

de S. Stefano. ,

Orando à tanto core in tanta guerra

Che perdonaſſe da fuos perfecutori,

Con quell'aſpetto che pierà differra ;

Arioſto .

vedutofiammeggiar labella face, idio

s’ingbinocchiaro tuttii nauiganti, AH Hry in

E domandar il.mar tranquillo e pace

Con humidi occhi e con voci tremanti .

Dante.

E con la fede

Giunge le palmee fiammeggiantiin rete ,

Glocchi riuolge e le parole al cielo

Talla ,

E tacer lei con gl'occhialciel ſi fila ,

Ch’anzi'lmorir pardi quàgiùdiuiſa

Virgilio , della Sibilla.

Ecco ch'è iddio già preffo , ecconi Iddio

Ella dicea d'in ſula porta , e'n tutto

Volto e color cangià , fifparfe i crini,

Gonfia il petto affannatoel cor rabbioſo,

Di quel di pria maggior né dimortale ,

Suona la poce più , percio che Iddio

Si ſente penetrarpiù addentro ogn'ora.

Del ſofperro,Arioſto .

Vien all'uſcio e loſpinge , e quelli cede ,

Entra pian piano enatentenco'l piede

1
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Fà longhi i paffi e tutto in quel di dietro

Sempre ſi ferma, cłaltro par che moud ,

A guiſa che di dar tema nélvetro . ::

Non che'l terreno habbia à talcar malona ,

E rien la mano innanzifimilmetro ,

V a brancolando
inſin che'l lectoitroua .

Della Sollecitudinesil Petrarca .

Leuata era à filar la vecchierclla

Diſcinta e ſcalza e deſto hauea il carbone.

Vezzi fanciulleſchiy Catullo . : ! 12 :

Vuò che'l bambino Torquato: 11.01 )

Nella ſua madre in grembo ivoirietis 1 !!

Porga man tenerella , is ... !!!

E dolce rida al padro, 1 , **

Colmezo aperto labro. ,
*

Quidios nini's

Coſi diß "ella , e in viſo colorarſi

Di vermiglio compreſe il giovinetto., 1:51

Altroue, Primo pia " ;

Ei non fa che ſia amor,ma rnfo farfi ... !!

Ben ſi conuenne al giouenit affetto,

Dital color in pianta aprica ſparſi...in

Sono ibei pomi. d'Aracne..., fiiciiskid's “

Palladeſi ſcoucrſe onde l'onora

Comenumeogni donna ogni donzela ), 341..

Sol non pauenta Aracne , ma pur fuora

Si cangia alquanto Garroffiſſe quella , libining

E mal ſuo grado ſubito dipinle, 20:11

E in vermiglio color la faccia tinje...inti

chedinouo ſuani com aer fuole , 1802,1034714

Farſi purpureo allor che prima alzarſi

Vediam l'aurora, e poi forgendo il Sole

In picciol tempo poi candido farfi.

di Bibli .

Di ciò che voglia è in dubio e d'ogni actione,

L'ardir nel viſo alla vergogna è vnito .

Diana per Atteon.

Comeſitinge una nube del Cielo ,

Che dall'auuerſo fol venga percoſſa ,

Come al tor del notturno ombrofa velo bring

Kk 2
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La parte oriental diuenta roffa ,

Talla ſorella del Signor di Delo

si pinge in viſo. Dante .

Qual i fanciulli vergognandomuti

Con glocchi a terra ftannoſi aſcoltando , ... I

E ſe riconoſcendo eripentuti.
Hun polipro

Arioſto .

Ruggier abbraccia la ſua donna bella 1

che più cheroſa ne diuien vermiglia ;

E poi disù la bocca i primi fiori..... ?

Cogliendo vien de' ſuoi beati amori.

di Bradamante e Marfila .

Lo ſpettacolo enorme e dishonesto,

L'ona e l'altramagnanima guerriera ':rastin

Fe del color cbe nei giardin diPeſto , boni

Eſer la roſa ſuol di primaucrar

di Bradamante.

E chi Ferraù diffe,ella riſpose , www. * ?

Ruggier e appena il pote proferire ;

E ſparſe d'un color come dirase, sisono dinoin

La belitimafaccia in questo dire .. is

di Doralice.i ? La

Et indi alla donzella fer’andaro , . , .no

Et ella abbaßò gl'occbi vergognoſos.: .

Et diſſe che più il Tartaro hauea caro .

del comito .

Poi più ſicuro,và per abbracciarla ,

Et ella ſdegnoſetta lo percote

Con una man nel petto e lo riſpigne ,, ..

Et d'boneſto roſſortutta fitigne .

d'Angelica.

Forza è che à quel parlar ella diuegna

Qualè di grana in bianco avorio aſperſo,

Di se veggendo quelle parti ignude,

Cb'ancor cbe belle ftan vergogna chiude .

Et coperto con man s'buurebbe il volto ,

Se non eran legate al duro falo ;

Mi del pianto ch'almen non cra toleo,

Lo sparſe e ſi sforzò di tener baffo ,

E doppo alcun ſinghiozzo il parlar ſciolto ,

.

: )

Inca
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Incominciò con fioco ſuono e lafo .

d'Olimpia .

E mentre ella parlaua riuolgendo

s'andaua in quella guifa che ſcolpita

o dipinta è Diana nella fonte ,

Che getta l'acqua ad Atteon in foate,

Chequanto può naſconde il petto el ventre,

Più liberalde' fianchi e delle reni.

Taffo,diArmida.

o pur le luci vergognoſe e chine

Tenendo d'honestà s'orna e colora .

Si che viene à celar le freſche brine

Sotto leroſe onde il bel viſo infiora ,

Qual nell'orc più freſche e måtutine',

Dal primo naſcer ſuo veggiam l' Aurora's

Elroſor dello sdegno inſieme n'eſce,

Con la vergogna e fi.confondee meſce.

Queſte ſon le cagion ma non già jole ,

E qui ſi tacque e di roffor fi tinje,

E chino glocchi el'ultime parole

Ritener volle e non ben le distinse .

di Soffronia .

Moue fortezza il gran penſieri, l'arreſta

Il pudor virginal e la ritira ;

Vincefortezza anzi s'arcorda eface,

Se vergognoſa e la vergogna audace .

Eſa inchinollo riuerente e poi.

vergognoſetta non facea parola',

Ma quelroſfor , ma que' timori ſuoi

Raſſicura il guerriero e racconfola.

Poi girò gl’occhi e pur allor s'infine,

Que' duovedere , e in ſe tutra ſi tinſe,

El crin chcin cima al capo hauea raccolto ,

In un ſol nodo immantinente ſciolſe ,

Che longhiffimo in giù cadendo e folto

D'on aureo manto i molli auori inuolfe,

O che vagoſpettacolo è lor tolto .

Mà non men vago fi chi loro il tolfe,

Cofi dallacque e da capelli aſcoſa ,

ilorfi volje lieta e vergognoſa ,

Kk 3 Rideua
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Rideua inſieme e inſieme ella arroſina , .

Et era nel roſor più bello il riſo,

Et nel riſo il roſfor che le copria ; ^ "

Inſin almento il delicato viſo.

Della Corteſia l'Alamani.

La Donzella di lagrime coperſe

Glocchi & la vaga guancia colorita,

Vuol baciargli la man ma nol Sofferſe,

il Brun corteſe & ella c'ha impedita

Per dolcezza la lingua alla fin pure

scioe tai parole ſemplicete epure .

Quantunque la bellezza anch'ella diqualità ſua non debba ottener

qui luogo; nondimeno eſſend’ellamadre e produttrice di quel po

tentiflimo & diuinilimo affetto , che noi chiamiamo & veneria

mo amore , ho giudicato orcimamente fatto , il rappreſentarne al

cun ritratto affettuoſo, di mano de gli ſteſſi pittori eccellentiſſimi

accioche dalla cagione lien poſcia maggiormente chiarà e graditi

gl'effetti ſuoi.

Pontano.

Scherza nell'acque innamorata ſchiera ,

Grata à Ciprigna e à geniali ainori .

Giouin leggiadri ignudi e Damigelle,

Frá odorato licor sparſo in gran copia;

Vedresti ſcintillar dimezzo’l fiume ,

Di Venere la face acceſa quinci

Da ſcherzi , e quindi da Cupido, é londe

Intepidirne ; e mentre alcun garzone

Getta le braccia à nuoto ,o alcuna strigne,

o l'aſconde la manfra dolci pomi :

Leſparge ilviſo di color di roſe.

Alira ch'al vago ſuo s'abbraccia e coſcie

E gambevniſce, e dolcemente bacia ,

Mè ofta all'ardir vergogna o al riſpettoſo :

Laluce, ma ſcherzando in millemodi

Di dolce ſuſurrar rimbomba l’onda .

Alla bell'ombra il caldo raggio estiuo

Fuggon le Ninfe e in mezo l'acque ignudo

Gettan d'unſalto il più ch'auorio molte

Et d'alabaſtro al par candido corpo,

E inſin dal fondo il vago oſtro riſplende

E ſcin
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I ſcintillarancor cb'in mezo l'onde

Si veggonfiammc da begľocchi ardenti,

Nele cuifaci il crudo amor accende

L'aurato Strale , e coſi in nouo ardore

D'incenerir prende diletto i cori .

Oſcherzan nel bel fiume e'n limpidonda.

Sen vanno a nuoto candide e laſciue ,

vien queſta d gala , e ſcopre emano e braccia

O vago fianco,o mollegamba,o piede .

Altra ſi caccia al fondo e indi rifulge ,

E collo e coſcia più che neue bianca ;

Con le mammelle dafar arder Gione ,

Or eſce alſommo e dell'aurata teſta ,

De'neri oc chipietoſi , delbelvolto

Di roſato color fa dolce moſtra ,

La Venere d’Apelle.

Pe'l viſo e per le ſpalle iua difciolta ,

La chioma d'or cui lieue aura rincreſpa

Che tà con dolce man raccogli in fronte;

Fauille eſcon da gl’occhi altere e noue ;

El candor del bel petto irraggia il mare

E uan ſcherzando i crudi pomi e'n l'onda :

Or tu guidando i bali e in mezo di eſi ,

La lieue gonna laura alzando apparue ,

L'alto ſplendor dell'argentato piede ,

E’lbel candor ſcopri fin al ginocchio :

E mentre tenti di ammantar le piante,

Ch’altri non veggia ancor la gamba in dubio

Le mammelle balzar dal petto ignude ,

La gran beltà che l'aria raſſerena

Abbagliò d'ogn'intorno e gl’occhi e'l core,

Et naſcoſe il roſor che perle membrá

Alme e leggiadre qual di furto forſe .

Arioſto .

Era il bel viſo ſuo qual eſerſuole

Di Primavera alcuna volta il cielo,

Quando la pioggia cade e à un tempo il ſole,

Sisgombra intorno il nubiloſo velo ,

Et come il rojſignuol dolci carole

Mena ne i rami allor del verde ſtello ,

Kk 4 Coſi



12Q
LIBRO:

Coſi alle belle lagrime le piume ,

Sibagna amor e godeal chiaro lume ,

Et nella face de begl'occhi.accende ,

L'aurato ſtrale e nel ruſcello ammorza ,

Che tra vermigli e bianchi fiori ſcende,

E temprato che Ľha tira.di forze.

Talſo .

La verginetra'livulgo uſcì ſoletta,

Non coprì ſue bellezze e non l'eſpose ,

Raccolſegľocchi,andò nel-nel riſtrettaj,

Con iſchiue maniere e generofe ,

Non ſai ben dirfe adorna o ſe negletta ,

Se caſo od arteilbel volto compoſe

Di natura, d'amor de Cieli amici,

Le negligenze ſue ſono arcifici...

E ſcherzando ſen van per l'acqua chiara :

Due donzellette garrule e lafciue ,

ch’orſiſpruzzano il voltoorfannoàgarai

Chi prima à :un ſegno destinato arrive,,

Situffano tallor c'l capo el dorſo

Scoprono al fin dopo il celato corſo ,

Vna intanto drizzofi elemamelle,

E tutto ciò che più la viſta aletti .

Mostrò dal ſeno in ſufo aperto al Cielo:

E'llago all'altremembra oravn bel.velos.

A cui non anco la ſtagion nouclia

Ilbel manto ſpargea de primi fiori ..

Paion perle e rugiade in fu la bella :

Guancia irrigando i tepidi fudori ..

Giugne gratia la polwe al crine incolto ,

E ſdegnoſo rigor dolce d in quclvoltou.

Or ében tempodi riuerir amore :

Ainore Lucr.

Il Dio dell'armi altier nel tuo belgremboz

Spinto d'amor, ſpeſſo à bcarſiiviene,

Che in te il viſo riuolto, e gl'occhi intentos

In te ſua luce daltuo facro fpirto.

Dolcemente dipende,ondo tu pofcia :

Lo Strigni Steſo nel tuo ſacro corpo ;,

E con tai note,apriil.concento all'aurai .

Catullo
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Catullo.

Settimioglamor ſuoi

Acme tenendo in grembo

Acme mia , diſſe s'io

Non t'amo , enon fon pronto

D'eternamente amarti

Quantopiù amarſi poffa ,

Preda i fia de' Leoni ,

Ond'ella riuolgendo

Soauemente il bel collo ;

Et del garzon leggiadro

Con le roſate labbra

Gľocchi ebbri do amoroſe

Dolcemente baciando ,

Coſi mio Settimuccio

Diſſe mia vita , amiamo

Etd'unſol amor ferui

Com’io di maggior fiamma',

Sento Struggermi il core.

Oratio.

Mentre rivolge à cari baciil collo ,

Tallor dolcemente empia gli diniega ,

E i dolci furti ha più che ipreghi cari,

Or anco dlei di pria rapirgli gioua ..

Ouidio .

Al mirar di Giafon l'eſtinta fiamma ,

Rilufje efur vermiglie ambe le guancie,.

E qual non più veduto fifo il mira ,

Ne glocchi intenti mai riuolge altroue..

Valerio Flacco ,

Ancor che preſſo à genitori ſuoi

La vergine diuien muta e tremante,

Quaſi Solinga ne i.beglocchi meſtis.

Nicil nubiloſo volto à tcrrachino

Ritener pote ,anzi alcamin gli volge

Qu'ei ne và; che tosto fù raggiunto,

Ch’õime ſul dipartir ſembrò più vago's,

Et più leggiadro all'infelice amante ..

Dance ..

Quando leggemo ildefiato rifa

3
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Eſferbaciato da cotanto amante ,

Queſti che mai da me non fia diuifo,

La bocca mi baciò tutta tremante ,

Galeotto fu'l libro , e chi lo ſcriſſe ,

Quelgiorno più non ui leggemoauante .

Della Genitrice di Nino.

Coſi dicea ſegnato della ſtampa,

Nelſuo aſpetto di quel dritto zelo,

Cho miſuratamente in core auanpa :"

Beatrice miguardò con glocchi pieni,

Di fauille d'amor conſi diuini

che uinta mia uirtude die le reni ,

Et quaſi mi perdei con gl’occhi chini.

Che dentro à glecchi ſuoiardena un riſo ;

Tal ch'io co’miei potei toccar lo fondo

Della mia gratia ,ó del mio paradiſo .

Qual è quel augel che con tanto gioco

Guarda ne gl'occhila noſira Regina ,

Innamorato ſi che par di foco.

Gľocclii da Dio diletti c venerati ,

Fiſſi ne gl'orator n'è dimoſtrato

Quanto i deuoti preghi le ſon grati.

Il Petrarca .

Quel vago impallidir che'l dolce riſo

D'un’amoroſa nebbia ricoperſe,

Con tanta maieſtadealcor s'offerſe ,

Chele ſi fece incontro a mezzo'l viſo

Conobbi allor ſi come in paradiſo

Vede l'un l'altro, in tal guiſa s'aſperſe

Quel pietoſo penſier ch’altri non Jcerſe ;

Ma uidil'io ch'altroue non m'affijo .

Altroue.

Onunque ella ſdegnandoglocchi gira ,

Che di lucepriuar mia vita ſpera

Le mostro i miei pien d'humiltà ſi uera

Ch'à forza ogni ſuo sdegno indictro tira :

Pontano.

Allor la bella vergine la mano

Porſe al marito , e in mezzo il cor le ſcorſe,

un dolce incendio d'anampato ſangue ;

Che
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Che poi tutta la ſparſe,e un bel uermiglio

Qual diporpora tinſe il uolto altero ,

Fiffone' lumiamati, ond'ei ſorrife.

Arioſto .

Come Ruggier lei ſente ricordare ,

Del uermiglio color, che'l matutino

Sparge per l'aria ſi dipinge in faccia ;

Et nel cor trerna e non ſache ſi faccia.

di Fiordeſpina.

Poi che l'ha ſeco in ſolitario loco ,

Oue non teme d'eſſer ſouragiunta ,

Con atti e con parole à poco a poco

Le ſcopre il filo cor di graue punta

Con gl’occhi ardenti,e con sospir di foco,

Le moſtra l'alma di diſiocompunta ,

Orfi ſcolora in viſo orfiraccende,

Tanto s'arriſchia ch'un bacio ne prende.

l'Alamanni.

Reſta ſenza color eſenza voce,

Senza cor ſenza ſpirto e diuien ghiaccio.

Ella il ſaluta e par in uiſta ch'arda

Di dolcezza e d'amor , e poi Soſpira,

Come ſcorge il campion fuor d'ogni danno

Perde iſenſi di gioia e la fauella ,

Stretto l'abbraccia il bacia e ſopra'l petto

Qual morta reſta al ſubito diletto.

E tra questi penſier cangia ſi ſpesſo

Volto e color che chigli ſtà d'intorno,

Ben ſe n'accorge e'luede nell'isteſſo.

Volto d'amore di pietade adorno.

E'l corteſe Giron ſarà contento ,

Soggionſedudi dolor venne di foco ,

Di uoi pregar ch'io uegna al torneamento

Ne qui stia laſa in ſolitario loco .

Poi pallida tornata in un momento

Il resto del parlarfitronco e roco .

Tallo.

A quella in vece di riſposta viene

sù le labbraunfoſpirosil glocchi il pianto,

Purgli ſpirti e le lagrimeritiene ,

Ha
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Manoncofiche lor non moftri alquanto ,

Maglocchi pregni on bel purpureo giro

Tinſe; e roco ſpuntò mezzo il soſpiro

Volgendo glocchi ou'è colei ſu'l colle ,

Poſcia immobil ſi ferma e ſembraun salto

Gelido tutto fuorma dentro bolle

Sol di mirar s'appaga e dibattaglia

Sembiante fa ch'or poco più gli caglia .

Ma quando in lui fißò lo sguardo e vide'

Come placido in viſta egli reſpira ;

Etne begl’occhi un dolce atto cheride,

Ben che fian chiuſi or che fia s'eigli gira ?

Pria s'arreſta ſopeſa egli s'affide

Poſcia vicinare placar Sente ogn'ira

Mentre ilriguarda e'n ſula vaga fronte

Pende omai ſi che par Narciſo al fonte

E quei ch'iui-Surgean viui ſudori i

Accoglie lieuementc in un ſuo velo

E con un dolce ventilar glardori

Gli và temprando dall’estiuo cielo,

Coſi chil crcderia ? Soſpiri ardori

D’occhi naſcoſi diſtemprar quel gelo,

Che s’indurana al cor più che diamante ,

Et d, nemica ella divenne amante .

Alza al fin gťocchiArmida e pur alquanto

La bella fronte ſua torna ſerena ;

E repente fra inuuoli delpianto

Vn ſoane forrifo apree balena .

Ma Tiſaferno or l'un or l'altro in viſo

Guardando or wien che brami or che s'adiri,

Et ſegua il mobil volto -or di colore

Dirabbioſo diſdegno or d'amore.

Quella in luimira in vn lieto e-ridente ,')

Mille affetti in un guardo appaion mifti , :7 :"

Seguia parlando , e in bei pietoſi giri.

Volgena i lumi e ſcoloria i ſembianti

Falſeggiando i dolciſſimi ſofpiri,

E i foaui fingulti e i vaghi piantis

Egli ingrembo alla donna , eſſa a l'herbetta ," :)

Ella dinanzial peroha il vel diuifo :

E'l crin
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E'l crin fparge incomposto alvento eſtino,

Langue per mezzo il ſuo infiammato viſo ,

Fan biancheggiando i bei ſudor più viuo.

Qual raggioin onde le ſcintilla on rifo

Neglbumidiocchi tremulo e laſciuo ,

Souralui pende & ei nelgrembo molle

Le poſa il capo e'l volto,al volto attolle,

E ifamclici sguardi auidamente

In lei pafcendo ſe conſuma e ſtrugge ,

S'inchina e idolci baci ella fouente

Liba or da glocchi or dalle labbra ſugge ,

Et in quel punto soſpirar ſi ſente

Profondo ſi che penſi or l'alma fugge,

E in lei trapalli peregrina .

Dal fiancodell'amante e Aranio arneſe,

Vn criſtallo pendea lucido e netto .

Sorſe ,e quel fra le mania lui soſpeſe

Ai miſteri d'amor miniſtro cletto,

Con luci ella ridenti ei con acceſe

Mirano in varij oggetti on ſol oggetto ,

Ela del vetro à ſe fa ſpecchio egli

Glocchi di lei ſereni a ſefa fpegli .

IL FINE DEL SESTO LIBRO.
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LIBRO SETTIMO

DE L' L'HISTORIA

DI PITT V RA,

DI G10 . PAOLO LOMAZZO,

Milaneſe Pittore.

Della virtù , & neceßità dell'hiſtoria', ò formache vogliam dire

della pittura : Cap. 1.

Hl anderà difcorrendo per i pittori ftati non par

à queſti vltimi tempi doppo l'inclinatione dell'im

perio Romano, ma anco in quei primi felici ſecoli

che la pittura & cuire l'altre arti fiorirono, o miran

do l'opere loro, o leggendo quello che altri n'han

no giudicioſamente ſcritto ;ſenza dubbio ne troue

sa molui ,che quantunque in alcuneparti di queſta facolcà folle .

to eccellenti, nientedimeno per eſſere ſtati priuidella cognitione

della forma & delineamentoche nelle coſe coli artificiali come

naturali li ricerca, fono reſtau oſcuri, li che appena vn picciol.ſuo

po del nome loro è arrivato à pofteri. E di certo impoffibile co

fa è che alcuno poſſaeſprimere co'l penello , parlando della più

foda parte che ſia nella pittura per manco oſcurità , inventione al

cuna , fe non så la forma eſteriore di ciò che ha ritrouato . E di

qui n'auuienech'errandoli per non ſapere il principio , molti co

me bò detto pratichi ſono reſtatı al fine dellaopera loro in vergo

gna ; per ciòche è menoapprezzatonella pittura da faui quello

che li vede, che quello che foto di gli naſconde come fplendore

velato da belli colori, in quella guiſa che nei poemi , i verſi ſono

Jecti da noi con diletto più peri concetti& per la ſoſtanza naſco

ita , che per quella armonioſa legatura diparole ch'eſteriormente

G ſenteall'orecchio . Si chebeniſſimo vediamo quanto il ſapere

la forma eſteriore di ciaſcuna coſa fia non pur vtile , ma neceffa

rio nella pittura. E perciò 1o in queſto vltimo libro di cutto il trat

tato affine che'l pittore curte le volte che ha da por mano ſopra ta

uola
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bola o parete non habbia d gir con faticamendicando quchta paro

te bò voluto trattarne à lungo, moſtrando inſieme la virtd ſua &

neceſſità . Douc le bene non anderò raccogliendo coſi minura

mente tutto ciò ch'io ho potutodi queſta facolca intendere,& per .

ſtudio & per prattica ;nondimeno non tralaſcierò alcuna delle

forme principali di qualunque cola che li polla dipingere , comin

ciandodaIddio & arriuando come per diritra catena lino à Luci

fero , cirando inomide gťautorionde ſaranno cauate; accioche

vi li pollano anco più diffuſamente leggere di quelio ch'io alcuna

volta riferirò .

Della formadi Dio, Padre , Figliuolo , & Spirito Santo.

Cap. ii.

PEiche

Erche al pittore fra tutte le coſe più ſonente auienedi dipingere

iddio nel modo ch'egli può in queſta vira eſſere rappreſentato da

huomini norrali ; fà di meſtiero cercarein queſto luoco , in qual

modo ciò ſi poſſa conuenientemere fare ; ancora cheneluero egli

effendo infinito non polla ellere dipinto da mano finita . Il che

volle ſignificare l'oracolo di Sirapide , il quale interrogato da Ni

cocreonte citanno di Cipro riſpole, che Dio era quello il cui Ca

po folie ilCielo , il ventre i Mari , i piedi la Terra , le cuiotecchic

foffero collocare nella sfera del fuoco , & gl'occhi nel Sole : 11.com

me accennò anco con ſentenza non molto diuerfa .Orfeo in certi

fuoi verdi , & pacimenti Simonide il quale più volte ricercato da

lerohe tiraono diSicilia chi foſſe Iddio , doppò molto. hauet tac

ciuto', riſpoſe che quanto più ci penſaua tanto più gliriuſciua co

fa difficile & oſcura . Es laſciando le autorità de i gencili il Mac

ftro delle ſentenze all'i ftello propoſito laſciò ſcritto che con ſom

ma modeſtia& timore doueuamo trattar d'Iddio. Ec leguédo Eu

ſebio doppo hauer lungamere diſcorſo di Dio dice, le penſare che

quello ha Iddio , ilquale con lingua non G può eſprimere ne con

incelletto comprendere . Tuttauia trouiamo ch'egli ſi ha da rap

prelentare ſimile all'huomo,come chiaramente di raccoglie nel

Gencli , donevolendo Iddio formare l'huomo dice , facciamolo

alla noſtra fembianza , come eſpoſe poi il Salmiſta benche oſcu

ramente . Et in diuerli luoghi della lcritura facra li leggono ac

tribuici varij,membri humani&ornamenti à Dio ; de i quali glico

ni ci vengono à fignificare diuerle potenze che ſonolempliciffi

mamente su dui diltınterfra le per di lacri nomi,& gl'altri ſono co

1
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me certe vie per le quali ſi diffonde la gratia d'eſſe membra, fi com

me in diuerfi luoghidelle ſcritture ſacre non oſcuramente ci fiac

cenna . Onde leggiamo nei cantici , il capo di Dio comcCher

mel , & le chiomecomeporpora di Re . De gl'occhi dellepalpe

bre, & de gl'orecchi ſi dice ne i ſalmi, gl'occhi del lignore ſopra

i giuſti , & gl'orecchi ſuoi nelle loro preghiere , & altroue gl'oc

chi ſuoi riguardano nel pouero & le luc palpebre interrogauo i fi

gliuoli de gl’huomini . Della bocca & gozzo (che ancora ſipiglia

per tutta la gola ) & de i denti ſi legge appreſſo Elaia , la mia boc

ca non interrogafti; & nei Cátici il tuo gozzo è li comevino buo

niſſimo, Degno è il tuo del mio diletto da Venere & cibo di lab

bri & denti di eſſo da ruminare. Si gli attribuiſcono criandio le

nari con le quali ( ſi come ſpeſſe volte nella legge 4 croua) odora i

facrificij in odore diſoauita. Et oltre di ciò gl’homens, le brac

cia , le mani , & le dita , dei quali ſi legge in Elaia, E facco il Pria .

cipato ſopra gl'omeri ſuoi, Il braccio delGignore chi è riuela

to ,& nei canti del real Profeta , Le tue mani ſignore mi hanno

fatto , & mi hanno plaſmato , & vederò i Cieli cuoi, & l'opera del

le tue dita . Della deſtra & liniſtra il medeſimo dice , Diile il a

gnore al ſignor mio liedi alla deſtra mia , & nel Vangelo habbia

mo che alla ſiniſtra fi collocaranno quelli che ſaranno dannati

nell'vltimo giorno . Del cuore , del petto della ſchena , & parti

poſteriori , & della faccia ſi legge'ne ilibri de i Re , che ha ritro

uaco Dauid huomo ſecondo il ſuo cuore ; e nell'Euangelio , quel

pecto ſopra il quale dormendo Giouanni concepi ſecreti diuini.

Ne i falmi deſcriue la ſua ſchena nella pallidezza dell'oro ; in Gie

remia ; la fchena e non la faccia inoſtrerà nel giorno della perdi

cion loro : & à Moſe, Vederai le parti mie poſteriori. Finalmen

te de i piedi canta il Salmiſta ,Nebbia ſotto i ſuoi piedi : il che di

accenna anco nel Geneli, oue li dice andarc di mezzo giorno. Nel

l'iſtella maniera li fà mentione nelle ſacre lettere di diuetfi orna .

menti & veſtimenti d'Iddio , come appreſſo il Salmifta , il ſignoro

hà regnato , fi e veſtito di politezza& circondaro di lumecomo

di veſtimento ; & in altro loco , confeffione & politezza hai veſti

to l'Abiſſo come veſtimento & coprimento luo ; & in Ezechiele

parlando Iddio , hò ſparſo il mio veſtimento ſopra di te , & ho

coperto la tua infamia . Leggeli etiandio di verga, baſtone, ipa

da', & ſcudo : comc appreſſo ilSalmiſta, la tua verga , & il tuo

baſtone mihanno confolato , con lo ſcudo ti circondarà la ſua

verità ; & nel Deuteronomio , la fpada della gloria lua . Ma

perch
e
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perchetroppo lungo ifarebbe l'andade raccogliendominutamen

te tutto ciò chein queſto propofito fi legge per le ſacre feriteu

se , queſto che s'édetto fio qui allai douerà baftare per elfempio

- & norma diquello che ha d'olleruare il pittore nel rappreſenta

tare Iddio, Aauertendo nel reſto di non commettere mai ch'egli

in qualunque attione ſi veda fate atto vile , & indecente à tanta

maeſtà; ma s'è poſſibile penetrare tanto oltre con l'intelletto che

fi sforzi di rappreſentarui dentro la Deità , con l'eccellenza '& e

differenza della forma , ſtatura,colore, moto , collocatione & lu

meda gl'altri corpi , che li fingono intorno à lui; cala tanto.dif

ficile che l'iſtello Leonard o non porè conſeguirla nel Chriſto che

dipinſe nel Rifectorio delle Gracie di Milano . Ma con cutto ciò

non hxda cimanerfi alcuno di procurarla à tutto ſuo ſtudio , fi

-come frà gl'altri hannola e{ plicara Rafaello, Antonio da Coreg

gio & Gaudentio . Imperò checoſinon li vedrà per li tempij co

tanto ſpello rapprelentato Iddio non folamente priuo di Maeſtà,

ma ſtorpiato & peggio eſpreklo de gl'altri . Onde che in vece di

'muouerci à diuorione & riuerenza , ci muoue à ſcherno, & di

[pregio dell'artefice, & perciò anco viene à ſcemar la diuocio

-ne.In oltre perche Ideio non ſempre hada effere rappreſentato

iin yn inedeſimo gelto , ma diverſamente ſecondo la hiſtoria ; non

farà ſenza propolito reggerſi dietro l'intelligenza di quelli anti

chi Ebrei , iquali ritrouarono molu nomi, comemembridi Dio,

che tutti diuerfe coſe ſignificano, come Ira ,Furore , Compiącen

za ,dilettione , Odio, Dilettatione , Deline , Indignatione & fimi

li . Per ellempio il nome Elohim Gibor , lignifica Dio robuſto ,

che puniſce le colpede i cattiui ;,Adonai Sabaoth ; Dio de gl'ef

ferciti, & coli Elohin Sabaoth ; non però di guerra & giuſtitia ,

ma di pietà & di conſonanza ; Sadai onnipotente , & che fodistà

ad ogn’une , & coli ſeguendo li compilcono i nomi lin à diece ,

che per altre tante numerarioni dette Sephiroth , ſono contenuti,

delle qualifa mentione nell'Idea del ſuo Teatro Giulio Camillo

doue dice che per ſtromenti , oucro veſtimenti, oelemplaci del

modello , infuricono in cutte le coſecreate per ciaſcuno ſuperio

re , fino nell'infime & balle , con certo ordine che non fà à noftra

propolito per hora diraccontare : baltando ſapere che ſecondo

che Iddio riſpetto all'hiſtoria , hora và robuſto , horſeuero , hor

pieno di inaelta , coli dee eſſere in viſta rappreſentato . Ora per

venire al Saluator noftro Giesu Chriſto, & vedere qualforma egli

haucile in carne humana, à pieno 4 raccoglie daquella epiltola

fcritta
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ſcritta da Lentulo officiale d'Erode in Grudea , la quale fù trouata

in certi annalı diRomani, doue egli deſcriue laſuaforma.o efa .

figie in queſto modo & parimentiancora da Gioſeffo Ebreo vien

trattato. Apparue in quelli tempi vn'huomo chiamato Giesù, huos

mo di granvistù , il quale dalla gente è chiamato Profeca di Veri

tà , & da luoidiſcepoli figliuolo diDio , il quale riſufata i morti ,

& ſana gl'infermi; huomo di ſtatura mediocre , & (petrabile , di

volro venerabile ſi che chi lo guarda conuiene che lo ami; hà i ca

pelli di color di noce auellana matuia, piani quali fin’all'orec

chie , & dall'orecchie ſin alle ſpalle cerulei & crelpe ,ha lo ſcremi.

nale in mezzo al capo , ſecondo il coſtume Nazareno , la fronte

ſereniſſima, la faccia bella , nelnalo & nella bocca non ſi può co

ſa veruna deſiderare , di colore è fimile ài capelli, &di barba non

troppo longa ma bifurcata in mezzo , hà aſpetto ſemplice & ma

curo, gl’occhi glauci , varij , & chiari; nel riprendere è terribile ,

nell'ammonire práceuole ,amabile , & lieto ,ma lempre con gras

uud ; ne eſtato veduto ridere mai ma li ben piangere ; di ſtatura

di corpo è belliſſimo & dritto ,le mani & le braccia con tutto il coc

po ſono diletteuoli a vedere; nel parlar è graue tardo moderato &

ipetiofo fra tuttii figlioli de gl’huomini . Er di queſto diuino limo

lacro fù foliciſſimamente elprello in marmo dal ſingolar Bonarot

ti nel Tempio della Minerua in Roma ignudo có belliſimeat itu

dini in piedi con la croce nelle mani . Lo ſpirito ſanto poi non al,

trimenti hà d'eſſere rappreſentato anch'egli ſe :non in quelle for

me che ſi legge nelle ſacre ſcritture ellere apparſo diuerſamente

ſecondo la diuinita dei ſoggetti, li come bene lo dichiara fanto

Bernardo , laſciando il cercare per non conuenirſi a queſto luo

go , da chi egli fia mandato à qual modo, e perche , & per qual

mezzo folle mandato ;douendoci baſtare ſolamente il ſapere à

qual tempo , & quante fiare , & in che modo , & à quali foſſe man 2

dato . La qual cola fecondoello S. Bernardo ſi conchiude in que

Ite poche parole, cioè che egli in quanto che è apparſo viſibilmen

te cinqueſole volte , ſi è veduto in diverſe forme, primain for

madicolomba ſopra à Chrifto batteggiato , li come ne ſcriue S.

Luca alterzo Capicolo & lo eſprelle Gaudentio in lanta Maria di

S. Cello in Milano lopra vna tavola in guiſa di lucida nuvola ;la

fe conda nella trasfiguratione di Chriſto comeriferiſce S.Mattheo

al decimoicttimo Capitolo & lo moſtrò Rafaello particolarmen

:: se lopra vn a tauola a San Pietro Montorio in Roma, la terza in

(peric difiato , coine di legge in San Giouanni à venti capı ; la quar

LI 2Se ta
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ta in figura diluci di fuoco,il qual ſplendore & caggio divino fie

dimoſtrato nell'annuntiationealla Vergine, dalla felice mano di

Ticiano in una tauola , cheda lui fù poi donata à Carlo V. Impc

ratore , & la quinta in ſembiante di lingue di fuoco ſopra gl'Apo

ftoli, fi comerappreſentò,Gaudentio in vna tauola à Vigeuano .

Ma quale ſia per contemplationc la ſantiſſima Trinità nell'vnità

la deſcriuc Dante nell'vltimo capitolo del Paradiſo dicendo.

Nella profonda e chiara ſubſistenza

Dell'alto lume , paruero tre giri ,

Di tre colori & d'una continenza ,

Et l'un dall'altro come Irida Iri

Paréa riflelo , il terzo parea fuoco ,

che quinci equindi egualmente fi piri ,

Con quel che ſegue. Ma perche dalla facra Bibbia , & da i Van

geli potrà il pittore per le ſteſſo co'l ſuo intelletto ſecondo l'oc.

correnze cauare in ognipropoſito tutto ciò che gli farà meſtic

ro , ſenza che io vada inculcando qui ogni coſa , farò fine , termi

nando queſto mio ragionamento della forma di Dio nel diadema

triangolare che ſopra ilcapo ſi gli dipinge , ilquale li come quelo

lo che appreſenta anch'egli la ſancillinna Trinitá , tutto in ſé des

proportionatamente riguardarfi.

Della forma delle Icrarchie de noue chori de gl'angeli ſecondoi loro

vfficy.
Cap. in .

'Angelo come ſcriuono Damaſceno, Alberto , & cutti gl'altri

Teologi , è ſoſtanza intellectuale , in corporea , ſempre mo

bile , libera di arbitrio , à Dio miniſtrante, immortale , non per

natura ma per gratia . Et Dioniſio nel libro de i nomi diuini di

ce l'angelo eſſer imagine di Dio , manifeſtacione di lume occul.

10 , ſpecchio puro , Iplendidiffimo,& iinmaculato , il quale rice .

ue cucca ( sè lecito dire ) la bellezza della bea formata deiformi.

tà , & puramente dichiara in le quanto e poſſibile , la bontà re

condita . Sono gl'angeli (imili frà lcin quanto ſono immorta

li , inuifibili, & indiffolubili, ſemplici , leparati in perſone , in

commutabili ad altra natura & per altro non patono che

per i luperiori ; ma ſono diſimili in dono di gratia , & di

natura
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-natura . Gl’ördini loro il fanciffimo Dioniſio diſcepolo diS. Pao

lo Apoſtolo , nominò lerarchie cioè ſacri principatı,& gli diſtin

ſein ſuperiore ,mezzana , & infeciore in modo che la ſuperiore

contiene trè ordini, cioè Serafini , Cherubini & Troni; la mezana

alcretanti cioc Dominationi , Poteftà , & Virtù ; & la inferiore me

delimamente tre altri , cioè Principati , Arcangeli & Angeli . Et

icoli etiandio da lamblico , da S. Gregorio ne i morali , & daPro

clo in noue chori fono diſtinti. Ora douendoli preſcriudreila foc

sma di qualunque Angelo di queſti noue ordiniper poterglirap

preſentate intorno à Dio co'l reſto della gloria, coli ne i templi co

me altcóue, in quella guila cheda alcuni eletci da Dio fonotal vol

ta ſtati veduti ; ancora che queſta ſpeculationc fia opera più colto

da Thcologo, non reſtatò io perciò di darne con alcuni eſempi

l'ordine , hauendoſempre inanzi gl'occhi l'influenza loro accen

nata dadiuini nomià cialcun di loro attribuiti , & oltre di ciò l'of

filio particolare per il quale veniamo à conoſcere il principio pu

to onde ſono. I Serafini adunque ſpiriti più nobili della prima lo

rarchia , che in Ebreo vogliono dire incenſiui ouero riſcaldanci ,

perche conſiderano la virtù d'Iddio , ilquale conotce in doro co

me verità , & il fuoco li gli aſcriue che non è altro che vno amode

lucente , vanno rapprclentati rilplendenti in modo che ſpargano

intorno raggi à guita di ſoli , & con ſei ali come quello di cu tà

mentioneil Profera & vn che apparue a S.Francetco con Choiſto

nel mezzo della croce rappreſentante il deſiderio ſuo . Ilqual af

fetto tù dimostrato dal Buonaroto nel cartone , citratto in S. Pic

tro Montorio in Roma, da Gauden tio per Don Antonio da Leua,

dal Sarto per Franceſco Valeho , Rè di Francia , & dal Muciano

di cui ſi veggonomolte carte in ſtampa con paeli belbfimi &ya

ghiſſimi.Er in quetti infuiſce il nome della diuina ellenza, & pri

ma numeratione interpretato coronaquero diadema . Icherubi

niche in Ebreo lignifica moltitudine di cognitione ouero.infulia.

he di Sapienza , conliderano la bontà d'Iddio che gli amacon ca.

sità , & in loro la terra non è altro che la propria itabilica &im .

mobilrà d'eſſenza ; Però con molto giudicio da alcuni ſono rap.

preſentati con vna faccia di fanciulla rotondacon otro alintcor.

no , due di ſopra, due fotto il mento , & due per orecchia dinotan

do le ſopradette parti della ſtabilità , &per la faccia la purità del

la mente , per la quale Iddio ama & infonde la ſapienza & cogni

uione delle coſe , che non in altro loco del corpo di riſeruano . In

queſti per il ſecondo elleinplace delmodello chiamato Hochma

cioè

9
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cioè fapienza , fi come ruóto ouero forme come dicono gliMe

brei Il ſecondo nomefubcica altretante figure quante idee con

tiene in ſc, diftinguendo il cheos delle creatureperla ſua intellige

za. E ben vero ch'eglino cal volta di fanno criandio con due folc

ah , & ancora in formadi fanciulli intieri con le mani & con pie

di in diucrli arti , forti per qualche altra ſegrera cagione. Ec di Sa

lomoneanco è lecitoche nelſuo tempio nefece far due. inpiedi

dacti elale fucce d'oro. Me tanta licenza li ha preſo hoggi mai

ogni pitcore , che ſenza alcun certo preſcritto to figura in quella

guifa chepiù gli aggrada , & le più volte contro la verità. İrons

lohein Greco dgnifica ſeggia eccella & eleuata ', doue liede chigiù

dica ,conſiderano l'equiça di Dio ,che inloro fiedecome equicà,

& perloro determina iſuoi giudicij . L'acqua in loco non è altro

che clemenza & pietà . Queſti in Ebreo lono detti anco Aralimi,

cioè Angeligrandi forti & robuſti ; & però debbonoellere figura

- einon in tutto piaceuoli, ne anco terribila ; ma pien di macſta ,&

come giuſti in atto rappreſentante la vera giuſtitia ; la quale ap

preſſo iPlatonici, che forli in ciò feguirono la doctrina de gl'Egi

-eij ,non fi determina ellere più femina, che malchio , ne più ma

fchio che femina; per dimoſtrare che la giuſtitia fi dee amminiſtra

Te ſenzapaſſione alcuna, li che queſti Angeli de i quali parliamo

fi come leggio del divino giudicio, vogliono coli hauere del viri.

Jee del cffeminato , in quella gaiſa che li rappreſentaua Minerua

appreffo i Greci, &ancora la giuſticia , con alcuni ornamenti d'ar

-me che beniſſimo accompagninola virilica , li come diriocontro

conuien accompagnare anco il reſto de gl'habiti che tendano al

molle ,alla clemenza & pieta , ſenza le quali vircù la giuſtitia non

ſarebbe perfetta . Per il choro di queiti angeli influiſce il terzo

nomeattribuito allo ſpirito fanco per la lua numeratione che ſi

gnifica remiffione & quiete, Giubileo , penitencialc conuerfione,

trombagrande, redentione del mondo,& vita del ſecolo che ver

-rà . Ec queſti trè ordini di comeAngeli ſopra celeſti, ſono ripoſto

in queſta fuperiore lerarchia à contemplare l'ordine delladivina

prouidenza. Onde per comprandamento loco 6 fa & clequiſce

ogni coſa da gl'altri li come inferiori. Le Dominationi reggono

glofficij de gi Angeli , & in loro Iddio lignoreggia coinc Maelta ,

& l'aere ch'in elle è, non è altro che ſpirito ſotulitfimo & penetran

tc . Per loro influiſce il quarto none , la cui numcratione · Ha

fed cioè clemenza oucco bontà che lignifica gratia,miſericordia,

piecà , magnificenza, Icectro, è deſtra mano . Vanno formatı bel

bo ,
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H , piacevoli & pieni dimaeſtà , con veſtimenta che ticino allon

go in alcunaparte, con diademaouericorona ſopra la frontc , cá

Icerca in mano , con ile faccie non groſſema gracili & d'aria acué

ta, d'occhi riſplendenti & magnanimi, & parimenti con tutte le

membra proporcionate !con temani& dira ſuelto , con gl'habid

non moliõiornatiper non hauere loro lamagnificenza.' Etinque

ftaforma propriamente rappreſencaranno l'officio toro ; ſi come

il faggio pittore per le lue ligmfication porrà comprendere ; 'an

uertendoſempredi fargli la deſtramanolibera in legno di com:

mandamento & dominio Le Poreltà raffrenano la potenza dei

deinonr , & iddia le difende come faluatore per loro influiſce

il quintonomeper la ſua numeratione , che è potenza , fortezza ;

fecurita , giudicio , chepunifce con (tragi & guerre , & s'accom

modano al tribunal d'iddio alla cmrura (pada e braccio finiftro

d'ello Iddio . Però debbon rappretentarli leueriin modo che ri

Apléda perlermeinbra loro la torrezza & fecunda con berte grote

ne capelli, con occhifieri , con geſti-magnanimi, con proportio

ne che tenda piùal virile cheall'effeminato , & con habiti lodie

fenza ornamento . Giudicarei ancora che fi potetlero rapprelen

care armati con belhlimo modo , coli per l'officio che tenga

no , come ancora per eſſere prepoſti alla sfera di Marte ; ellendo

chefono mabuia alla (padad'Iddio , & alla cintura : Per ilche

topdenza propofito fi poffono fare con cintora,& con palme; in

fegnodetraffrendre, & legare le forze diaboliche,& ancora per

simbolo delle vittorie chene ottengono non ſenza noſtra faluie .

Le Vacu fono quelli d quali s'appartengono tutte le operationi

dev mortalii, & nei quabi Iddio operacomovirre , & gl'influifoe

-in loroico'l letto nomela ſua numeratione, cod ornamento , bel.

bezza, gloria y pracore , & fignifica il legnodella vita. Deudnl for.

imate diuerlamente ſecondo le operationi diucrle ;'che ſenza dub

-bio dalle operaờionc'nalce l'habito , comcdal reggere ibdiadema,

ouer corona ;dal domnio lo ſceuro ; dalla grauirà la toga ;
dal

combattere l'armi; & dal ſacerdotio , habito diuerſo dallecolare.

-Però direi che queſti angeli mallime operando in loro Iddio co

-me virid , la qual s'intende per il fiore ouer odore che eſce di qua

lunque cola , in tutte le veſtimenta douerebbero hauere il com

mo della bellezza coti per ornamenti , come per diſpofirio

ni & legamenti ; li che con-infonico piacere di chigliriguardaile

scorriſpondendo gl'habici alla figura & meinbra, belliſim & leg.

guadrißima venidero a vedest ;con tal diſcretezza perdcheellen

LI do
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do varie le virtùin loro', li formino églino altreli varij & diſtinti

d'ornamento & bellezza . I principati ne quali Iddio regge come

principato , fono preſidenti: & prepoltia capi di Popoli & che ha

nocura delle cole publiche come di Principi , di Magiſtrati , di

Prouincie& diRegni, Onde di leggein Daniello, Il Principedel

regno di Perſiani ne hafatto reGiftenza vent'vno di ; & Giesù fi.

gliuolo di Sirach teſtifica a ciaſcunagente eller prepoſto vn'Ange

lo Gouernatore . Il che criandio pare , che daMosè ſia accenna

rodoue dico, Quando l'eccello diuilele genti , gli poſe i termini

ſecondo ilnumero de gl'Angeli , In queſti influilce Iddio illectie

mo nomeper la ſua numeratione che ètrionfo& vittoria ; &ligli

applica vna colonna deſtra ,che ſignifica ecernura & giuſtitiadi

Dio vendicante. La forma loro ha da corriſpondere alla cura par

ticolare che ciaſcun di loro ciene ; onde eſſendo i popoli & le na

tionidiverſe col di natura come d'habiti & di colori , diuerli an

cora eglino hanno d'eſſere rappocſentati :. El coſi in queſto coro

& fcorgeranno ad un tempoangeli veloci , Inelli, gravi , leggiadri

virili , gracilis ornari , glonoli, belli , honetti, ftabili , puri, & de

ogn'altra maniera , ſecondo che li leggono eller i popoli :à quali

ſono prepoſti ; trasferendo fempre quello cheè vidio ne popoli ,

ne gl'angelo alla virtù proflima & confine, come la volubilità allá

velocità, l'afprezza alla grauità la leggerezza alla leggiadria. Gli

Arcangeli ſono apportacoridellecolemaggiori,offerilconoj pric

ghicilacrificij:degl'huominialla preſenza d'Iddio , il quale tiua

la in loro come luce&gl'influiſce il nome.Elohim Sabaoth ,per la

numerationeHod , ches'interpreta Laude; confeſſione ,orvanić

to, & celebrità ; & fi gliattribuiſce vna colonna: Giniftra . Queſti

principalmente ſi comeambaſciatori y dulcro , ountija, b'annodlha

-uere forma corriſpondente alla manjena & qualua della legatione

( co? ſegni eſplicanti inmano,come per ſegno dipurità il Giglio ,il

quale perciò à gran ragione didipingein manoa Gabriello, quan

do annútiò alla vergineMaria l'incarnatione del figliuolo di Dio ,

.con le veſtimenta dipuro colore , peraccompagnar l'effetto,ch'e

sa venuto adeſequire. Ma perlegnodi pace di gli conuién l'oli

- ua, comeſi vede in mano a quello che apparue à Pattori cantan

-do il gratioſo hinno ; & per incontro altro legno à chi annuntij

guerra, come hauean quelli che ad Abraam apparueroin forma

di pellegrini, denunciando la rouina delle cinque Cina ;&coli

-s'anderà variando &ne' segni & negli ornainenti', ſecondoche

- più comucora al ſoggetto dell'hittoria ,che li hauecada rapprelen

tarė .

1
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cate : Imperò che per efſempio l'Angelo che apparuead Hermes

in habiro di Paftore , & l'ammoniche la Pafcha li doueua celebra

re in Domenica ; apparue in habito di paſtore ſecondo che ſcriue

Pio Papa . Eben vero che in generale vogliono eſſere tutti di ha

biro.fuccinto con le gambe , & braccia'libere & ſciolte d'impac

cio . Vltimamente gl Angeli ſono cuſtodi & profeſſori dell’huma

na generatione annuntiano le coſe future di minor momento co

mediminorgrauita , che ſono degl'Archangeli. Per ilche leggia

mo che Zacharia Profeca quando il fignore vole liberare il Po:

polo dalla catciuita diBabilonia ne videvno che apprendeua le

cole davno Arcangelo , il quale medefimamente le haueua anch '

cgli apprele da gl'angeli ſuperiori. Ora come nuncij che ſono co

i iſi anco debbono ellererapprelentati d'habiti & di maniere , che

accennino in parte ciò che vengono ad annunciare , come di.

ceinmo pur hora degl'Archangeli ma dimanco bellezza & eccel

Jenza che gl'aleri, ha comepiù familiari à noi . Ora per auuertime

to generale ancorche tutti gťangelidi qualunque Choro in que

fta gula debbano eſſere formatı, s'ha pero da olleruare ſempre

che ciaſcnno ſecondo la natura fua , riguardi con gli atti & getti à

Dio li coine à primaluce; unde li vengano a ſcorgere diuerti atci

di diuotione. Et douendoli rappretentare tutti con ſtromenti in

mano in atto di luonar continuainére & cantar himni in lode del

Signoré, li haranno à diſtribuire à ciaſcun choro certi ſtromenti

à la natura fua conforini , perche ogn'un intende che all'humile ,

spec etlem pio non conuerebbe il Tamburo . Et qualunque dețide

ra di farli esperto pittore& giuduiolo nel diftribuire corali iſtro

menti,& habitia gťAngeli di concihouo fpeculi , & rimiri in

quelli che principalmente dipinie Gaudencio intorno à Chriſto

che corona la madre & vergine in cielo , in Volcollina à Traona ;

& ancoranel gran Tibucio à Santa Maria di Serono intocno alla

Vergine che aſcende al Cielo ne'quali cgli ha eſprello tutto ciò,

che per grili ; & rauolgimenti di panni & di tefte, di capelli, & di

nuque maniere d'iſtromenti , li pud imaginaro & rappreſentate.

-in angelo; tanco'era felice queſto grand'huomo inogni fortedin

uentione,cheveramente egli può duel mandato giù da Iddio ifter

so per illuminare queſt'arte della pittura ! Quetti ordini damede

- Scritti con tal ordineſono quelli che ſcriue S. Dioniſio ,perche S.

Gregorio & S.Bernardo pongono iPrincipati nel ſecondo Choro

della ſeconda lerarchia , & le virtù nelprimo dellaterza . Et per

eche s'alicutiognuno dirapprelentare nella gloria maggior nuine

il
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tod'Angeli che lipud ſappi chequanto è certoe riſoluro appref

fo dicialcuno che ſono tre lerarchie& noue chori , canto e incer

so numero de gl'angelische & truoui in cialcun choro .Benche

Daniel profeca lecondo iletsanta interpreti , dice che ſono mille

Millenáris , & dccies mille , dieco millenarij ;doueripetendo le

migliara & mighaia ,che ſono due numeri grandiffimi, & ticirco

landogli in fe medefimi; percioche dicemille millionarij;: & Mi

sias ,miriades cioè deciesmille , decem mille , taciramente dimo

ftra che lano in grandiflimo nuinero . Impetoche il circolo cor

minciando in te , & hnendo in fc , pare che dimoſtrinumero in

comprehenſibilc. Et ſecondo l'altratranflacione s'interpretá vn'al

eco numero , anch'egli infinito cioè millia million decies millies

centena millum . Ma Alberto nelſuo compendio diTheologia

farine , che ciaſcun choro ha in fe lei milla ſeicento letlanta feile

gioni ; & ciaſcuna legioneha cáti Angeli quante fono legioni. On.

Ale calcun chora viene ad hauere quaranta quattro millioni , &

quattrocento trentacinque migliara , & cinquecento cinquanta

lei Angeli.Er moltiplicádo il numero per none chori vienc á far la

fominaditrecento nonanta noue millioni & nonanca due miglia

ja , & quattro Angeli ; de' quali le nè vorrai il nuinceo divn cho

co : perche tanti ne cadderoreiteranno in noue chori trecento cin

quantacinque millioni quattrocenco ottantaquattro milliara , &

quattrocéto quaranc'oute Angeli; i quali curci vogliono eſſere rap

prelencati con l'ali in ſegno de eleuatione ,& du velocità; le quali

dal prezzo dell'opera loro Dante ſerue effere d'aro. Ec quetto ba

ftudhauerdesto intorno a queſta parte de gl'angelo ſecondo i no

Ari Thcologi ,Idalcando didirc in chemanicra gli Ebreigli adi

mandino & come gli fpeculino... if u Don

Della formadellamilitia delcielo . Cap. 1111.

Lirçi chroni Cherubini & Serafini, i quali vicini a Dio di con

annouo con bimni il lodano , & tenza intermiſſione ik magnif

dany, & per lanotra ſalute lo pregano; Athanaſio pone feste alo

tri ordini, i quali con vnfolo nome chiama militia del Cielo . Il

primo ordine chiamaDocuinaledi quali vno fù quello cheparlò

Dianello , dicendo, Vieni accioche c'inſegni quelle cole , che lo

nopeo auuenicę al Pupulo tuonc gl'vlemi giorni Il principale

di queſto con veſti lunghe had'eſſere rappretentato ,con corona

in ceeaconcamiin mano dioliuo , & con lubri & fimili.colean mu

1.1 :
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-do,onero appréſſo diſé , che hano ſegno di doctrina & fcienza ,

conciolia che l'otiua ſi come arbore della ſapienza , è dedicato

Minerua ,&ilibri ſono ſtromcnti di dottrina , & le veſti conuen .

gonoalla grauità doctrinale ouer profetica . Gl'ignudi debbono

etfece alquanto magri e non puerili per moſtrareche la dottrina

non ſtà in corpo grallo Il ſecodo ordine è detto Protettore ouero

Tutelare , dicui etiádio in Daniello G -legge ; Ecco Michele vno de

si principi cheviene in mio aiuto; & nell'iſtello loco dicc ; In quel

tépofuleuaràMichele Principemagno,ilqual G ftâ in fauor de ik

gliolidel Popolo tuo, Di quelti fù anco quello che guiddTobias

giouane nel viaggio che fece Gabellodebitor del cieco Tobia fuo

padre , al quale ritornò có Rachel fua figliola tolta per moglie, &

co'l fele & cuore del peſce , con cui lo fano della cecità. La forma

loro ha d'eſferaccómodata al loco al tépo & alle prone che prédo

no a cuſtodirecomeRaffaeloin formadicopagnoquandoandò

à cuftodire Tobia , métre che dimādaua cópagnia ſopra la piazza

di Niniue per andare a Rages Curd di Media a cercar Gabello . A

terzo ordine li chiamna procuratorio , del quale è ſcritto nel libro

diGiob ;fe fie l’Angelo che parli per lui , larà pregato il Gignore ,

& diuerrà piaceuole ; di queſto ordine li dice etlere quellidicui è

fcritto nell'Eccleſiaſtico , chenelgiudicio d'Iddio l'opere loro lo

no fin dal principio ,& che dalla inſtitutione deglihuomini Iddio

gli diede ordinacamente le parti di quelleopere , che i principij

ſuoi ſono nelle gentiloro ; che in eterno egliadornò l'opere lue ;

e ch'eglino giamaino ſoſtennero fame nefatica , ne cellarono per

ciòmai dalle opere loro, ne alcuno affannerà il tuo proſſimo infi'

no in eterno.Aqueſti li può dare in mano qualche breue,o legno

della memoria della oratione che per lipeccatori fanno alla diui

na giuſtitia ; & gli habiti li gli poſſono far diuerli , facendoli mo.

ftrar gambe& braccia hor ignude & hor veſtite ſecondo la diuer

lità delle cure loro , & le meinorie ſcritte de i peccatori . Il quarto

ordine fi chiamaminiſteriale di cui S. Paolo à gliEbrei dice, Egli

-no tutti ſono fpiriti della amminiſtrarione mádati per coloro che

s'appigliano all'heredità della ſalute . Qyeſte varierà ilpittore co

fi di habiti , coine di proportione & forma, ſecondo il ſoggetto

del miniſterio . Imperoche leamminiltrationiloro , poſſono elle

te di tutte le maniere conforme alla natura deimeriti di chi le ri .

ceue ; come farebbe , per eſempio ,chi miniſtra per carità debbe

ieffer in viſta miſericordioſo & piaceuole chi per caſtità , tutto pue

rile & lincero , & chiper giustitia maſchio& infra ſe conlideras

te ;
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ti ; fi che chi lo riguarda reſti in dubbio di cid che penſi , accoin .

modando lempre à curri illoro legno parsicolare. Il quincocè det

to auſiliare di cui l legge apprello Elaia , vſcito è l'Angelo del il

gnore , & hà percollonell'elercito de gl’Aſirij cento ottanta cin

que mila ; Qüeſti ſecondo lemaniere dell'aruto che porgono ,oue

ro ſecondo l'offela li forineranno con l'armi appartenenti.. Onde

quello che percolle nel campo di Senacherib a dipingerà come in

yn fuoco con la ſpada in mano ouero faecce o folgori o fimil'armi

che folaméte al vederle atterilcono.Potrafi anco armare della ma

niera che s'e detto armarſi le poteſtà ſuperiori alla sfera di Marte.

Cotale fi rapprelentarà ancora quello che vcciſe i primigeniti di

Egitto sù lamezza notte ;& quello che ſcendendodal Cielo rup

pe le quartco ruote à Mallentio apparecchiate per ſtraţiare il cor

po di Caterina , occidendo quattro migliara degli circoſtanu : Il

Ielto ordine è nominaro riccutiuo dell'anime, del quale di leggeap

preſſo S. Luca,l'anima diLazaro per gl'Angeli fu portata nel leno

diAbraam , & nel medefimo loco liamo inlegnati , che ci faccia

mode gl'amụci con le ricchezze ancor che male' acquittare aceio

che ne pollano riceuere neglieterai cabernacoli . Oltre alla ciera

allegra; li daranno loro ornamenti grandillimi & ricchi incoi no

gl'habici, ma variati & diſtina ; & in celta ghırlande di fiori ; per

che il riccettatore debbe apprelencárfi allegro , & vago in tuuri

que modo che poſſano dilettare colui ch'è fatto degno deltuo ri

cetacolo . Il ſettimo & vlamochiamali affiftente, del quale h leg

ge appreſſo Zaccaria , Queſti ſono due figliuoli dell'olio di iplen

dore , i quali ſono alliſtenti al lignoreggiacote della terra vniuer

fa. La cui forma per ellere allai nota da leper l'uffiuo loro, pallerd

fotto Glentio .

Dellaforma dell'animebeate . Cap. V.

Occo i chori de gl'Angeli, & beati ſpiriti, ſegue l'ordine animali

co; del quale, laſciando l'opinione di alcuni Theologi Ebrei,che

To chiainano Illim , cioè ordine d'huomini forti & robufti, p hora

ſeguiremo l'opinione di Dáte , di Chriſtoforo Ládino, & Alcisádco

Veliutello ſuoi elpofitori . Queſto ordine adunque di anique bea

te , in cui li moſtra la felicità della Regina de i Cieli in forma di

candida rola , chuamaroMilitia tanca cioè d'animebeate,chequa

giù hanno militato e vinto il Mondo la carne , & ilDiacolo invir

cu de i dette doni della bcatitudine, in cotal modo li detcriue ,che

acl
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parte della

nel mezo , & in vna delle più eccelſe foglie della roſa ; G pone Ma

ria intorno a cui riſpléde il maggior lume dalla Trinità & vi ci ſo

no infiniti Angeli feſteggiáti ciaſcuno diſtinto di ſplédorc,c modo

di feſteggiare perche qualeſplende più e qual meno, ſecodo che

più cmeno è capace del diuino amorc ;) & vi riſplende la diuina

bellezza la quale è la vera letitia che ſentonotutti gl'altri ſanti , &

principalmente Maria , fi come frà tutte le altre belle belliſſima &

più ſomigliante i Chriſto : Nel ſecondo ordine delle foglic pone

Dante a piedi di Maria lanoſtra antica madre, & à piedi dilei nel

terzo ordine ponc Rachel moglie di Giacob , & digradando d'or

dinc in ordine l'una ſorto à piedi dell'altra , pone Sarra donna di

Abraam , Ribecca donna di Iſaac , Giudith vidua , e Ruth moglie

di Booz che generó Obedpadre di leffe. Da queſto ſettimo gra

do in giù lin'al fiore della roſa cioè al Giallo, pone altre donne

Ebree che credettero in Chriſto venturo . Dall'altra parte

roſa , nelle ſupreme foglie di rincontro à Maria mette Giouanni

Battiſta ; &ficomeforto lo ſcanno& leggia diMaria,colloca quel

lo di Eua,di Rachel,di Sarra,diRibecca ,di Giudich ,diRuth, & de

l'altre donne Ebree del vecchio teſtamento l'uno ſotto l'altro, fino

al fiore della roſa , coſi dall'altra parte pone forco lo ſcanno di S.

Gio. Barriſta, quello di S. Franceſco , diS. Benedetto , di S. Ago.

fino& de gl’altricontemplanti del teſtamento nuouo , l'unofoto

to l'altro fino al fiore ; talmente , che tra le Ebrce che ſono forco

di S. Maria & icontemplanti che ſono di S. Gio. Battiſta , li viene

à diuidere quaſi in forma di muro , queſta roſa in due parti vgua

li, dal fiore in fuori ; il quale habbiaino veduto eſſere in forma cir

colare di ſplendidilima luce. Alla ſiniſtra di S. Maria pone Ada.

mo noftro primopadre , & dopo lui Mosè primo Principe del po !

polo d'Iddio ; & poigl'altri padri Patriarchi & profeti Ābraam ;

iſaac co'lfigliuolo ;mapriina i dodici , Malachia, Aggeo, Zaccab

ria , Amos , Oſea , Michea , Giona , Abdia , Sofonia, Naum ,Abad

cuch & loel,con tutti quelli che nel vecchio teſtamento credere.

ro in Chriſto Venturo : dall'altra parte alla deſtra di S.Gio . Batti

ſta, S. Annamadre di S. Maria ; e poil'altre donneEbree ,che ſia

milmente nel venturo Chriſto credettero . Et coli fino a meza la

roſa, pone che tutte le ſedie fiano pienediEbrei e di Ebree del vec

chio teſtamento , ma dalla mezzain giù fino al fiore è di pargolet

ti che ſenza alcuna electione eran pruna ſaluati per la innocentia,

& fede di parenti ; & quelli che li laluarono poi per la circonciſio

né ; di modo che le ledie da queſta parte ſono tutte ripiene di

quelli
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quelli , che nel vecchio teſtamento ſono , mediante la paſſione di

Chriſto laluati . Ora dalla deſtra di Maria v'è poi S.Pierro primo

Apoftolo , e dopò lui S. Giovanni Euangeliſta, a' quali ſegue il

reito de'dodici Apoſtoli diChriſto , i quali di come dodici Prin

cipi ( come dice l'Euangeliſta ) ſiedono lopra dodici tribunali,giu

dicando le dodici tribu d'Iſrael, & nell'Apocaliſſe ſono diſtribuiti

topra i dodici fondamenti alle dodici porte delle città celefti , &

fono ſegnati in dodici pietre pretiofe , li come quelli a' qualiè di

ftribuito ilmondo . Il primo è Pietro , ilſecondo Giouanni, il cec

zo S. Giacoino maggiore , il quarto S. Filippo , il quinto S. Bar

tolomeo , il lefto.S. Andrea, il quale ancora li mette peril ſeco

do li comeS. Giouanni per il ſeſto , il lettimo S. Tomaſo , l'otta .

uo S. Matteo , il nono S. Giacomo minore , il decimo S. Tadeo ,

l'vndecimo S. Simone Cananeo , & il duodecimo S. Mattia . Se

guono poi gl'alori diſcepoli di Chriſto lin’al numero di ſettanta.

due , i quali, ſecondo alcuni , ſopraftanno ad altretári celeſti Qyi.

narij , Tribù, popoli , nationt , & lingue. Dopo hanno da ſeguire i

Martiri , i Dotcori & i Confeflori del nuouo teftamento . Dall'al

tra parte alla liniſtra di S. Gio. Battiſta pone Dante S. Lucia,inten

dendo che doppo di lei habbiano da ſeguire l'alcre vergini vedo :

ue&matronedelnuouo teſtamento ; in guila che da quell'altra

parte final inęzzo della roſa ſono poſti tutti quelli del nuouo te

ftamento , che hanno creduto in Chriſto già yenuto ; e da mezza

la rola in giù i piccioletti ſaluati in virtù del Batteſmo. Male leg,

gie non ſono però cutte ripieneda queſta parte , come dall'altra

de gl’Ebrei, peiche ſono riſeruare à quelli chedeuonomeritare di

andarle à riempire , Sopra queſto beato regno pone il poeta il Trio '

bunaldi Dio,có gl'ordini de gl'angeli intorno ,che à ſchiera à ſchie

ra ſcendono in eilo regno , e tornano à riſalire à lui come già fie

detto . Turte queſte anime vogliono eller formate in maniera che

riguardino con attitudini conuenienti & conformi al dono parti

colare , per il quale furono fatte degne della beatitudine ali'insù

verlo Iddio ti coine primaLuce, à cui perche contiene in ſe il fon

te di tutti i lumi , di neceſſitàe , che li come à propria patria ouer

nido elleno ſi rivolgano ,& li riconoſcano del dono concellogli,

per il quale ſi ſono fatti beati. Ec però ſpeculandó più altamente

li hanno da rapprelentare in loro i.ferte donidifcendenti da Dio

per ordine in cui più & in cui meno , lecondo che n'è ſtato cap acę

comela forulità di conteinplare in Arone Profera in S. Giouanni,

& S. Paolo ; la potéza da goueinale in Mosè, & S. Pietro ; & l'ani

molila
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mofità in Sanſone, Gioſuè , & Giuda Macabeo ; la chiarezza de'.

ſenli in Abraam , llac , & il figliuolo ; l'ardor d'amore 'ın Abel S.

Gio. Battifta' S. Caterina , & S. Madalena prima ; l'acuine d'intéte

pretare in Ezra ; S. Girolamo, S. Gregorio , S. Ambrogio , & S.

Agoſtino ;i la fecondità di generare con caſtità ; virginità , e reli

gione in S. Maria . Et con queſt'ordine ſi puó procedere moſtran

do diuerſamente in altri rami altri doni , come la Saturnina con .

templatione elacerdotio ,la Giouiale ſomma giuftitia, la Martia.

le conftanza di combattere per Chriſto, il Solare ſtudio d'interpre

tare le diuine coſe , il Venereo deſiderio & zelo d'amore in cutto,

-la Mercuriale eccellenza di attioni , & elfercitij, & vltimamente

la Lunare virtute oltre di ciò li ha da eſprimere in ciaſcuna il pat

ticolar dono per cui principalmente ſi fece ſalua come la contri:

itione & pentimento in Dauid , la carità in S. Marta , la conſtanza

in S.Antonio, la pierà in S. Martino, l'humilta in S. Bartolomeo ,

l'allegrezza in S. Anna, il conſiglio ne' confeffori, la ſimplicità

ne gl'innocenti, il feruore ne i Martiri , & la purità nelle Vergini.

-Apprello , accioche più particolarmente ſi poſſa diſcernere dall'al

tra ciaſcun'anima, coſi nella gloria doulè,come nei miracoli che

fà ouero viſioni o apparitionilecúdo che di ciaſcuna ſi troua ſcrit

to ,egli G ha d'anuertire à due coſe di formare l'anime oltre le parti

già auuertite , co' ſuoi legniprincipali in mano, ouero appreſſo,

come S. Pietro con le chiaui, & ciaſcun d'altro Apoſtolo con gli

inſtromen
ti

della paſſione & matirio loro S. Caterina con la ruo

ta , S. Sebaſtian
o
con le freccie , come bene l'ufo il dimoſtra & fe

gue, ancora che tal volta ſenza miſura apprello di alcuni ched'ala

tronde non ci poſſono far conoſcere vn tanto, che da ſegni : Or.co

quali colori l'anime in quella gloria beata fi habbino à rappre!

fentare, di già s'è detto ; imperoch
e

ſe nó li colorafler
o
non lipo

trebberodipingere , ellendo elle inuifibili ; & coſila rappreſen
ta

cione dell'imag
inara

pittura non ci ſarebbe, la qual però è necella

rio prima cheha ; ellendo queſta di inaggior eccellenza per molte

parti che quella dell'imira
tione

,come dalle ragionialıroue' altega

che ogn'uno può facilment
e
conchiud

ere
. Et in queſta’ma

niera
co

tali animebeate con fegni ſopra derci in mano , .con le palme &

co i diademi in legno della ſantificat
ione

loro hanno da ellère

dipinte nelle glorie& apparition
i
diuine , nelle aſcenſion

i
, e trion

fi della fede& religione, & ancora nelle hiſtorie dell'ulti
mo

giu

dicio, come le ha in gran parte eſpreſſe Michel Angelo nel cielo

del ſuo giudicio inVaticano : & fimilment
e
nei miracolidi effe

animc
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anime bcate& de i ſantioperati d bencficio de i ſuoi deuoti per la

virtù infulagli dal ſommofattore , che ſi veggono in tante capelle

& tauole eſpreſſi co'martirij , Hagelli, & tormenti che effi patiro

no peramordi Chriſto. Delle quali opere neſono piene tutte le

carte de' diſegni del diuino Raffaelo & dimolti altri , olcra lc pit.

ture loro veramente diuine & immortalı al mondo.

Della forma di Saturno primopianetafecondo gl'antichi,

CAP. VI.

H le
te imaginate da gl'antichi& doppo molci tempi da Aftrologi

più moderni, c quella doue è imaginato il Zodiaco diviſo in do

dici ſegni &animali& ancora quella doue ſono le 48. imagini del

Cielo , con le ſue ſtelle le quali ha raccolto fra gl'altri Alellandro

Piccolomniņı ne la ſua sfera, verrò a parlare diSacurno ch'è la leto

tima sfera il quale in molti modifù formato da gl'antichi,ſecódo

i vari ſuoi ſignificati. Et prima gl'Italiani & mallime i Larini lo fc

cero có la falce,per hauergli altempo di Giano moſtrato a coltiua

re i campi chiamandolo Stercutio . E per ciò che era tenuto Dio

del tempo. Ondei Greci & l'vno & l'altro chiamarono co'un me

delimo nome Chronos, fù hgurato vecchio có vn fanciullo in ma

no ch'eglidiuora per denotare che il cempo trugge ogni coſa, cc

cetto queiquattro figliuoli che finſero ellergli campati dallema

ni , che ſignificano i quattro elementi cioè,Gioue Fuoco,Giunonc

Aria ,Netcuno Acqua,e Plutone Terra,i quali dal tépo nó poſſono

eſſere deuorati & peró e detto Saturno Theue cioè deuoratore .

Ilche accenna ancora la falce che gli poſero in mane con la quale

miete& taglia ogni coſa ) Marciano Capella lo dipinge, chepor

ge con la deſtra vn ſerpente, il qual li morde la coda, ilche alirchi

è figura del tempo ;& appreſſo ſoggiunge che và con pallo len to,

& tardo& ha il capo coperto d'vn velo che verdeggia, ele chiome

& la barba tutte canute . Il velo verde moſtra il principio dell'an

no , quando tutta la tetra ſi riucfte di herbe, & le chiome bianche

il fin dell'anno quand'ogni coſa e ricoperta di nicui & brine; Fin

gefi con tardi palli, per il tardo riuolgimento che fa la ſua sfera

riſpetto all'altre, Ec perche da Saturno vengono triſti effetti; fico

me tengono gli Arabi ſi finſe vecchio pigro , lento, di color palli

do di corpo,curuo, magro , venoſo , di labbra grolle, digambe

ſottili, con gl'occhi volui a cerca , co'l ellere.di
capo auuolto

per

natura
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Nacura fredda(ecca , & melancolica . Altrimenti lo rappreſenco,

riferente Euſebio ſua ſorella Dea de i Fenici , chiamata dai Sido .

nij Aſtarte con vn Cimiero che hanea quattro occhi, due dinanzi

&due di dietro , i quali ſi chiudeuano c dormiuano a vicenda; îi

chedue n'erano aperti ſempre , con quartro ali à gl'homeri delle

quali due ſtauano diſteſe comele volalle, educ riſtrette, e raccol.

te come ſe ſteſſe ; ii che ſignifica che le ben dorme , vi vede anco .

ra , & inſieme veglia dorme , e parimenti che fermandog vola , c

volando ſi ferma , coſe che catre G confanno al tempo. L'iſteſſa

Aftarte figliuola diCielo e moglie e ſorella ſua come dice il medę

mo autore gli poſe in capo due ali , volendo per l'una moſtrare

l'eccellenza della mente & il ſenſo per l'altra ;portando l'angel

motore , che poi ſi conoſce per il mezo de i ſenſi.Marciano, quan

do nelle nozze di Mercurio e di Filogia ,fà che ella aſcende di Cic .

lo in Cielo , dice che gióſeà quello e diSacurno, trouò lui che qui

ui ſe ne ſtaua in loco freddo , aggiacciato e coperto di brına c di

ncue ;& ch'hauea in capo come per Cimiero call'hora yn ſerpen

te, e tal’hora vn capo diLeone e tal'alcra vn capo di Cinghiale che

ſcopriua i deti.Onde ſecodo alcuni ſcrivono végono ad eſſere figu

rati gl'effetti deltépo . Magli antichiſſimi Egittij , in altro modo

lo rappreſentarono per il tempo il quale haueuano collocato ap

prello alla ſtatua di Serapide cioè con tre teſte, vna di cane,l'altra

di Leone , & la terza di lupo rapace ,con i colli inſieme congion

ti , li chevenivano a formare inſieme vn ſolo corpo intorno , a '

quali ſtaua auuolto vn ſerpente in modo che tutto lo naſcondeua,

co'l capo verſo la deſtra di Serapide, la quale ſotto tal nome per

il Sole adorauano . Ec però eſſendo queito Pianeta autore &e pain

drone del tempo gli lo poſero ſotto la deſtra mano . Ora il capo

di Leone accennaua il tempo preſente per eſſere del paſaco c futu

ro più forte, li come è il Leone frà gl altri animali . La teſta di ca

ne da man deſtra denocaua il tempo futuro che con nuoue ſperan

ze ci lugnga ; & il terzo di lupo dalla ſiniſtra , moſtraua il tempo

paſſato , il quale rapiſce tutte le coſee diuora . Altri interpretano

diuerſamente queſta ſtatoua de gl’Egitij & vogliono che l'aſte

ſignificaſſero l'inſegna, il cerchio la perpetuità & le tre teſte i tre

figliuoli di Ofiri cioè del Leonc Ercole , del lupo Macedo , &

del cane Anube . Riferiſce Macrobio che gl'antichi lo fecero an

co co' piedi legati con vn filo di lana , & coli lo teneuano tutto l'an

ao , non che lo ſcioglieuano poi di Decembre in certi giorni có

facrati à lui; volendoin queſto modo dimoſtrare che la creatura

nel
Mm
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nel ventre della madre ſtà legara con nodi ceneri & molli, i quali

fi ſciolgono quando nel decimo meſe matura il tempo del parto .

Da' ſuoi effetti lo formarono etiandio in diuer G modi, come per

la longhezza della vita con la teſta di Ceruo, & con piedi di Came

lo , Itante a ſedere ſopra vna cathedra cuero ſopra vn Dragonc ,

con vna falce nella deſtra & nella finiſtra vna faetra ; ſeguendo in

ciò la doctrina d'vn'anticho Matematico il quale dice cheSatur

no è vtile alla lunghezza della vita raccontando di certe regioni

d'India ſoggette à Saturno ,douc gl'huomini viuono gran tempo

Medeſimamente per la lúghezza della vita da altri fu figurato vec

chio ſedente ſopra yna ſedia alta , con le braccia alzate ſopra la ce

ſta , & in quelle vn peſce, ouero vna falce , & ſotto i piedi vn grop

po d'vua , con la teſta coperta con un panno nero & lc veſti pari

menti nere & folche; fù formato per la poteſtà di creſcere , fù di

pinto vecchio appoggiato ad un baſtone có vna falce curua,in ma

no& le veſtimenra nere. Ma perche ſarebbe opra infinita,il ricor

dare ad vna ad vna tutte le imagini attribuite à queſto Dio dalla

ſuperſtitioſa antichica , paſſaremo à ragionare di Gioue .

Della forma di Giowe. Cap. VII.

Ioue Signore di tutti glalui Dei & padrone della ſeſta sfera era

rappreſentato da gl'antichi , comenarra Suida Euſebio Porfirio

& molti altri , alliſo per motrare che quella virtù la qual regge il

mondo , & lo conſerua è ſtabile & ferma , nè G muta mai , le parci

ſuperiori gli îi faceuano ignude & aperte per darci ad intendere ,

che Iddio li manifeſta alle diuine intelligenze ; & le inferiori veſti

te perche nó lo potiamo vedere; mentre che ſoggiorniamo in que

fto balſo mondo . Teneua voo ſcettro nella ſiniſtra mano, perche

fi come in queſta parte del corpo (tà il membro principale ilquale

è il cuore , onde vengono gli ſpiriti che poi ſi compartono per cut

to il corpo , con ilmondoha & riceue da Dio la vita ; il quale, ai

ome Re , la diſpenſa & gouerna , ſecondo il ſuo volere , Con la

deſtra , porgeua vn'Aquila, & hora vna picciola ninagine della Vic

toria per moſtrare in qual modo cgli è coli ſuperiore a tutta la gen

te del Cielo com'è l'Aquila à curri gl'vccelli . E di queſta forma

fù il fimolacro nel porto Pireo de gi’Atenicli , Ma volendolo ( co

me fece Orfeo ) dipingendo in forma di tutto il mondo, che in ſe

contenga tutte lecoſe; li farà il capo co la chioma dorata che rap

preſenta il Cielo ſereno ornato di ſplendenti ſtelle ,dal quale eſco
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no due corna dorato , cheſignificano vno l'Oriente , & l'altro l'Oc

cidente , con gl’occhi che denotano il Sole & la Luna ; co'l petto

largo , e glomeri ſpatioſi , che accennano l'aria con due grande

ali in ſegno della velocità dei venti , e per argomento che Dio fi

fa preſto a tutte le coſe:co'l vétre ampio per la grandezza & vaſıta

della terra cinta dall'acque del mare : & con i piedi per dimoſtrar

la più balla parte del mondo, la quale è eſſere nel centro della ter

ra . Vn'altra ſtaroua fecero già i Romani laquale era tutta ignuda,

eccetto che hauca intorno vna pelle diCapra, & era come recira

Giuſtino in vn Tempio alle radici del monte Palatino chiamata

di Gioue Cicco . I Greci hebbero Gioue creatore Gi come ancora

gli Egittij , il quale fecero in forma d'huomo di color ceruleo ,chc

tencua vn circolo nell'una mano & nell'altra vna verga regale, &

in cima al capo vna penna ,la qual motraua che difficilmente fi

può trouare il Creatore delle coſe il qual è Re , come il dimoſtra

lo ſcettro ; perche ſta in ſua mano dare vita all'uniuer ſo : coſa ch's

gli fa mentre intendendo in ſe ſtello ſi raggira ; comechiaro ci dà '

à vedere il circolo che tiene in mano . Mádaua poi fuori della boc

ca vn'ouo dal quale naſceua Vulcano ; percioche l'ouo ſignifica

ilmondo , & Vulcano quella virtù che in eſſo dà vita alle coſe. In

altro modo lo figurauano etiandio in Egitto per il mondo cioè di

vn'huomo con ipiediinſieme ritorti, & annodati, & con vna vc

ite che lo copriua giù infino a piedi tutta uaria & di coloridiuerfi,

il qual ſofteneua co'l capo vnagran palla dorata , per ſignificare

che ilmondo erotondo ,ne mai muta loco , & che le ſtelle fono

varie e diſtinte : & in vn'altra maniera con due circoli l'uno ſopra

l'altro artrauerfati con un ſerpente che hauea il capo di fparuiero.

Conciolia che i circoli ſono figura della grandezza, & forma del

mondo , & il ſerpente del buon demone conferuatore di tutto ,

che abbraccia l'vniuerlo con la virtù ſua ; & vi aggiunſero il capo

di ſparuiero perla ſua preſtezza grande & agilità . Fu già in Creo

ta , come ſcriue Plutarco , vn ſimulacro di Giouc ſenza orecchie

per auuertire chi ha poteſtà ſopra gli altri, & ha da gouernare, che

non dee preſtar orecchie à ciò che gli vien decto , ne vdir più coſto

quefto che quello , ma ſtare fermo& ſaldo , ſi che dal diritto non

pieghi mai per altrui parole. Per il contrario i Lacedemoni lo fe

cero con quattro orecchie , come che Gioue oda turto , & inten

da ; il che li riferiſce alla prudenza di chi ha podeſta , il quale ha

da vdire, & intendere tutto quello che i ſuoi popolifanno . Il che

accennò parimenti colui che lo fece con tre occhi , volendo dire
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chefiouc vedeogni tula , eniéte ea lui occulta.Hebbero gli Argi

ui nel cempio di Minerua vn ſuo fimulacro con due occhi à ſuoi

luoghi, & vn'altro nel mezo della fronte, il qual ſignificaua che

Gioue ha treregni da guardare, l'uno del Cielo l'altro della Ter

ra , & il terzo dell'inferno ; per cui lo chiamaOmero Gioueinfer

nale , & Eſchilo Redel mare . Marciano nelle nozze di Mercu.

rio , & di Filogia , mentre lo induce à conuocare a Concilio tutti

gl'altri Dei, lo dipinge con vna corona Regale in capo tutta riſpla

dente, & fiammeggiante, con un lucido velo teſſuto già per maa

no di Pallade, che gli cuopre la nuca e veſtito di bianco , fe non

che di ſopra ha un manto che ſembradi vetro dipinto à ſcintillan

ti ſtelle , che nella deſtramano tienedue rotonde palle , l'una d'o

ro , & l'alero d'oro & d'argento , & nella ſiniſtra vna lira con no

ue corde , con le ſcarpe diverde (ineraldo atſilo ſo pra vn panno

teſſuto di pennedi pauone & che co i piedi calca vatridente. In

Egitto referente Plurarco per adombrare vn Redipingevano Gio

ne in forina di ſcettro con vn occhio in cima , alludendo alla po

tenza dei Re perchelo ſcettro eſegno della grandezza & potenza

che hanno ſopra glaliri , & per l'occhio alla vigilanza che hanno

d'hauerenelgouerno loro, moſtrandofi giuſti in ogni ſua áttione:

& appreſſo gli poneuanol'imagine dellaGiuſtitia ,moſtrádo non

douerG fare cola alcuna ſenza quella. Per ilche ad ammaeftramć

to de i Giudici, & amminiſtratori della giuſticia , furono fatte già

in Thebe alcunc ſtatue ſenza mani per dimoſtrare che non debba

no accettare premio che poſſa indurglià far corto altrui. In mol.

a altri modi đi troua eſſere ſtate formato queſto Dio da altri popo

li comeda gl’Elet, in forma che ſpauentaua gli buomini ipergiu

ri , con yn fulmine ſtretto con ambe le nrani qoaſi in atto di punir

fubitamente gl’huomini ſpergiari , & fi chiamava Gioue(pergiu

10 , à cui era dedicato certa acqua preſſo à Diana . Er da Romani

era con nome d'Orcio& hor di Veioue come che poteſſenocere

era fatto ſecondo ſi leggeapprello Aulo Gellio in forma difanciul

lo con le corne in capo, & con le laette in inano in atto di ferice ,

con vna capra apprelfo. Gli Arcadi come ſcriue Pauſania , come

Dio cuftodedell'amicitia, l'haueuano di mano di Policleto, con i

coturni in piedi , con vn vaſo da bere in vna mano, & vn Tirſo nel

l'altra & ſopra il capa vn’aquila . Gli Elei già nomati gente della

Grecia , l'hebbero ancora fabricato d'oro & d'auorio alfiloin ſeg

gia reale con vna corona in capo facta à foglie d'oliuo , & nella de

tra mano vna vittoria coronata , & nella siniſtra , yn ſcettro di dia

uerg
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aerlimetalli, ſopra il quale era vn'aquila con le ſcarpe dorate, 86

il manto d'incorno diſtinto & lauorato con diuerſi animali, gi

gli, & altri fiori.Nel ſeggio tutto d'oro , & di pretioſe gemme era

no ſcolpite d'auorio & d'ebano, molti animali, & quattro imagi

ni della victoria , lo ſoſtencuano in vece di piedi. Nerone Impe

ratore fece ſcolpir vn Gioue cuſtode, chefedcua ſopra vn'alto leg

gio con vn fulmine nella deſtra , & nella Giniſtra vn'alta . Ma Gio

uedetto Statore ſi rappreſentaua con l'alta nella deſtra, & co'l ful

mine nella manca , & fù chiamato da Romulo per la vittoria otto

nuca de i Sabini Gioue Labradco . I popoli di Caria lo faceuano

ſolamente con vna ſecure in mano Eri Sicioni della Morea lo rap

presérauano in forma di Piramide, & gli Egittij fotto nome di Gio

ue Ammonio in forma di ombelico largo di ſotto & rotondo , che

verſo la cima iua ſottigliandofi& finiua in punta , ſecondo che ri

feriſce Qyinco Curtio , & l'adorauano in vn tempio del medelia

mo nome. Ne i deſerti della Libia Bacco gli drizzò vn'altare& l'a.

dorò in forma di montone ſi come altri fecero poi , chiamandolo

Gioue Ammonio . I Celti gente di Francia fecondo Aleſſandro

Napolitano l'adorauano in forma di vn'altiſſima Quercia, & i Gre

ci gli polero ſempre le corna di Montone , & quafivniuerſalmen

te tutti ipopoli con l'aquila per il più appreſſo , li come ucello à

lui dato , onde ſi finge anco che dall'Aquile ſia tirato il ſuo carro .

Luciano ſcriuendo della Dea Siria dice che nel tépio di coſtei era

il fimulacro diGiouepoſto à leder ſopra due tori . Altriméti fù for

mato ſotto nome di Gioue vna Staroa ad Antonino Pio , e a Gordia

no cioè in piedi ignudo, con l'alta nella deſtra ; & il fulinine nell'al

tra ; & lotto nome di lione cóſeruatore fù fatto à Diocletiano ,diric

to ,có due ſaette nella deſtra, & vn'aſta nella Giniltra, & in altro mo

do
рег Cóleruatore dell'uniuerlo; có un'aſta nella liniſtra,& co la

deltra che porge vna picciola imagine della vittoria.Et A hiloco di

ſcepolo d'Apelle,dipinleGioue partoricnte,có mitra & altri orna

méti che portauano in capo le donc di Lidia, in mezo d'alcune do

ne che lo aiutauanoà partorire Bacco , in atto di lagnarli, có mol

te dee che tra loro di lui bisbigliauano . Dalle operationi medefi

mamente di queſto Dio gl'antichi gli attribuiuano diuerle figure;

come per la longhezza della vita lo rappreſentauano in forma di

huomo coronato coperto di veſte crocea , ò vogliam dire di colo.

re di zaffrano, poſto à cauallo ſopra vn'aquila ouero vn dragone,

con vnaſaetta in mano con cui pareua che trafigger voleſſe ilca

po dell'aquila o dragone ; & per l'accreſcimento della felicità ,
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köchezze, honori, bencuolenza, profperica ,& vittoria deine

mici ; in forma d'huomo ignudo coronato , che tien le mani alzá

te & giunte inſieme,in atto lupplicheuole , allilo.ſopra vna ſeg

gia di quattro piedi, la quale èportata da quattro fanciulli alati;

& per la vita religioſa , & per la proſperità della fortuna; chiaman

dolo figliuol di Gioue , in figura d'huomo che haueua la telta di

leone o di Ariete , & i piedi di Aquila , veſtito di veſte crocea .Fie

nalmente fu formato in molti altri modi , & adorato ſotto diuerfi

nomi come di Gioue Taburio , & Gioue Labriando ; dall'aiuto

porto da lui nelle guerte come dice il Boccacio di Gioue Laprio ,

Molione, Dodonio , alquale in Chaonia , nel monte Dodonio fù

ſacrato vn tempio marauiglioſo apprello il fonte Gioue freddiffi.

mo li che le faci accele eſtingue & teftinte raccende, diGioue Ca

pitolino dal nome del Tempio à lui eretro & conſacrato da Roma

ni nel monse.Tarpeio doue era il ſuo coloſſo di ſchinieri& petto

sali & elmi fatto fare da Spurio Caruilio doppo la vittoria che ot

cenne de iSanniti, il quale fù li grande che delle reliquie della li

ma , gli fece fare apprello vna fua Itacua,doue prima era ſtato quel

Gioue di Plaſtica miniato di lopra che fece Turianonei Tempi di

Tarquino Priſco ; di Gioue Tonante di cui era vna ſtatua grandil.

fimanelCapitolio di mano di Leocare ; & yna di Briaxi oltre mol

.te alıre di Panfilo , di Polide,diDionifio , & di Praſitele che frà l'al

tre ne fece yna d'auono in cala di Metello, & oltre il colollo di 30 .

braccia che gl'erelle Claudio & vn'altro ch'era à Taranto dimana

di Lilippo alio 30. braccia . In Athene era vn Gioue Saluatore,

al quale Cefilodoro erelle l'altare, & vn'altro belliſſimo dimano

di Sienis offerto al Tempio della concordia . A.Gioue Vindicaco

se fu fatto quel nurabil Tempio detto Panteon da Marco Agrip:

pa , hoggi detto laRotonda. A Groue Catlio fù dedicato già in

Pelufio vn picciol tempio con la ſua ſtatua , laquale hauca fein

bianza di Giouane , & ftendeua vna mano con un pomo granato,

il quale haucua fecreta fignificatione & redeua riſpoſta à iuti del

la domanda fatta . In Alellandria l'Egitto ancora fù fatto yn Tem

pio magnificentiflimo à Gioue Melchio cioè clemente con la ina

ſtatua , il quale tù parimenu dipinto da alcuni ledére lopra il Tro

no Eburneo con lo ſcettro folo in mano . Ma il maggior tempio

che Gioue s'hauelle mai fù quello ch'era nel monte Olimpio ; al

quale tutta la Grecia portaua doni ; doue Ciplelo Tiranno di Cor

rintho offerſe vn ſimulacro tutto d'oro lodo. Quiui era anco quel

la gran ſtatua di porfido che di lui fece Fidia Arcolele co'l luo di

Icepolo
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{cepolo Colore;à perto a cui il Tempio come che grandiſſimo, era

piccolo ; Onde parue all'artefice che'male hanetle olleruato la pro

pornionedel loco ; perchelo fece che fedendo toccaua col capo

l'alto rerto , & vide chiaramente che ſe dirizzato l'haueffe fareb

be ſtato più alto aſſaideltempio : Con tutto ciò queſta ſtatua co

me fcrrue Quintiliano accrebbemolto di religione à Goue, per la

diuina inaeltà ch'in ella elpreiſe fecondo l'elempio di Omero. Ma

farebbe fatica infinita andatannonetando turu i popoli ehe ada

rauano ſtatue di queſto Dio ; baixando (apere in generale , ſe cre

diano in ciò à gl'hiſtórici, c'hauendo 'egli circuito cinque volte

la Terra , ordinò à tutti i popoli che gli douellero edificare Tem

pijs & fimulacri. Et coli in rûrte le parti del mondo fù adorato

lotto diuerſi nomi , & maffime da gl'Ethiopidi Meroe da gli habi

tatori di Candia , Pireo , Tomole , Ida , Helide , Libia , dov'era il

ſuo famoſo oracolo , Epiro , Latio , GnidodiLicia , Piſa diMace

donia , Lidia , Cizico ,nel quale hebbe vni: Tempio , di pietre con

le commiſſure di fili d'oro ; & una ſtatua d'auorio , la qual era

coronata da vn A polline di marmo, Cilicia , Panfilia , Nalamona,

Garamática, Toſcana,lípagna Paflagonia, & da õlli chehabicaco .

no il monte Meros d'India, i quali foleuano tutti coronat le ſtatue

che gli dedicavano di quercia , arbore à lui cóſecrato in legno del

la vita,la quale era creduta eller data da luia 'mortali.E perciò vſa

uano i Romani di dare la corona di quercia, à chi haueua in guer

ra difelo da morte vn Cittadino Romano : come che bé lidouelle

l'inſegna della vita , a colui ch'era ſtato cagione altrui dèviuere.

2.910 Della forma di Marte. Cap. 1111..2

. ! ,

M Arte(ſecondoigentili) fignoredellaquinta sfera,fu Tenuto da

gli Acıtani géte della Spagna,come ſcriue Macrobio, che foſſe

Piltello ardor del Sole.Onde fecero il ſuo fimulacro ornáro & lam

peggiante di raggi à guiſa di Sole adorandolo con grandiſſima ri

uerenza . Gli antichitácti come Dio della guerra, lo rapprelenta

uano feroce , i terribile nell'aſpetto , & rutto ornatocon l'aſta in

mano , & con la sfera : caluolta lo poneuano à cauallo , & calho

ra ſopra vn carro , (comeiTraci frà quali nacque ) il qual era (có

me dice Omero ) tirato da due caualli detti al terrore , & la tema,

accompagnato dall'impero,dalfurore, & dålla violenza. La qual

cola imitando Statio , quando introduce Gioue à chiamarMarte

per mandarlo a ſpargeiè temi di guerra fra gl'Argiui & i Thebani;

Mm per4
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per cagion dei due fratelli Etheocle & Polinice, i quali contendo

uanodel Regno di Thebe; poſciache ha deſcritto l'arme dique

Sto Dio chelono vn'elmo lucido ,tanto che ſembra d'auampare

come c'habbiavn fulmine ardente per Cimiero ; la corazza dora

sae cucca piena di terribili & ſpauenteuoli monitri, & lo ſcudo ri

fplendente d'una luce ſanguinoſa ; dice che gli ftannointorno,

adornandogli il capo , il furore & l'ira ; &che il terrore regge i fre

nide i caualli, davanti i quali va ſcnotendo l'ali la fama apporca

srice non meno del fallo chedel vero. Alcuni altri antichi gli po

fero al carro quattro cauallicanto terribili & feroci che ſpicauano

fuoco ; facendo eſſo D:0 ( come ſcriue Ilodoro ) coʻlipecto ignudo

per diņotare che'l ſoldato ha d'elporſi intrepidamente à cucui i pe

ricoli della guerra.Ilpaeſe di Marte l'iſtello Stacio nella Thebaide

cosi lo deſcriue .

Sotto la rcgion del polo Artodo

Cillenio entrò , à cui comanda Marte , dentis

Iui stà ſempre verno , e oſcurinembi,
1

Dimoſtra il Ciclo , do Aquilone orrendo

Crudelmente vi foffia , & con furore

lui vie più d'ogn'altro ernpito moſtra ;

Grandine , e pioggia , ogn’hor dalCielo ſcendea ikus'

A cui non val rimedio dicapelli ,

Ne Schermo,ſopra le percoſe acerbe

Di quelle palle : qui Mercurio guarda

: Conmerauiglia le diſerte ſelue ;. S.

Egli Sterili boſchi u temee trema .

Segue poi in deſcriuere con l'iſtella felicità la fwa habitatione, &

famiglia dicendo ,

Cinta è la fiera cafa d'ogn'intorno

Digran la ftre di ferro, & fon di ferro

Le porte ftrepitoſe , i tranici tetu

Di ferro incatenati, one s'offende

Di Febo il gran ſplendorcontrario a quello

v la luce ha timor di quella ſtanza,

Et il pero ſplendor le ſtelleattrišta ,

Primo da Stanza talimpeto ſale ,

Cui la ſcelerità ſubito ſegue,

Et amendue ſon di color ardente ,

I pallidi timor vengono dietro

con l'inſidie che fanneiferri occolti ;

La
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1. La difcordia ch'in mano doppio il ferro

Si pode; & quell'albergo d'infinite

Minaccie fona'; la virtù fa in mezzo,

t ',. Triftiffima', do afflitta , e'l fauor lieto .

Iuidimora ancor la morte armata

Con ſanguinoſo volto , e ſolo in terra

E il fuoco , ch'abbruſciato bà le Cittadi :

D'intorno al tempio fuo Stauano appeſe

si Leſpoglie delle Terre; e molte genti

Ch'erano state preſe , torifragmenti

» Delle porte dell'armi à terra poste.

" I'erano ancor i pezzidelle Naui

che combattutobanean nelMar irato ;

I carri rotti e ilor ſpezzati arneſt;

I gemiti ,i dolori ; eg ogniforza .

ciCon tutte le ferite e idanni haunti .

izi ! L'armi ftauano in fchiera iui attaccate

Dei miferi abbattuti, e à terra poſti.

Il che non ſi potea ſenza cordoglio

Guardando rimirare, ini ſta Marte.

Glidannoper lorella Bellona & la fingono guida della fua Carretta ;

fi come Statio poco dopoi dimoſtra .

Orna l'ira e'l furor le pium'e l'elmo.

Et il timore ſuo ſcudier prepara

Ai caualli le briglie ; e innanzi à quelli

La vigilante fama ogn’hor ripiena

Di varie cofe , non men vere , ò falſe

: Precede ſempre come fua miniftra ,

Volando tuttauia le piume Scote ,

Con vario mormorar , talhor timore

E talbor grand'ardire a molti dando .

Guida della Carretta e poi Bellona

Di lui forella , che con Pafta i ſproni
1.1.11

Diſcinta i crini i ſuoi caualli punge .

Gli Scithi; comeracconta Herodoto volendo adorare Marte con

me Dio delle guerre,adorauano vna ſpada ignudaà lui cóſecraca .

E Pauſania dice che i Lacedemoni teneuano la ſtatua di Marre le

gata molto ſtretta ; parendo loro , di tenere in tal modo quel Dio

& che da loro noná partiſſe mai, onde foſſero poi co'l fauor ſuo

ſempre vincitori inogni guerra. Gli antichi Greci, & Italianiimi

tando

1
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nella ſiniſtra ,vna celta d'huomo. Io alira formaancora lo rappre

rando gli Egittij & facerdoti di Méh ſoleuano rappreſentare que

ſto Dio perla potenza del bene& delmale, & per proprio ſpauen

to fra legenti in tal forma , cioè un'huomo armato à cauallo ſo

pra vn Leone , che tiene bella ipan drittayna (pada nuda dritta ,&

ſentauano per l'audacia & animolità, & per la fortuna nelle guer

re , & title , fingendolo in guila d'vo foldaro armato ,coronato, có

la ſpadacinta ,& vnalancia longa impugnata nella mano dritta.

I Romani
per eſſere disceh da luigh edihcarono un cempio con la

ſua ſtatua dandogli nomedi Marte vendicatore , & dinanzi gli ha

ueuano collocatedue di quelle ltaque che ſoleuano ſolterare il pa

diglione di Aleſſandro Magno; & perentro il tempio v'haueuano

appelimolti Schifi di ferro come dice Plinio , Nel tempio ancora

della Cócordia, v'haueuano dedicata vnaſua ſtatua fatta di mano

di Pubcrate & appreſſo il circo Flaminio diMario ; diScopa,nel té

pio di Brutto Callaici, ne teneuano yn'altra in forma de Coloſſo :

È quando eglino voleuano determinare qualche guerra ,à lui vn'

alcare di Gramigna edificauano , lopra cuilacrificauano facrificij

con quelle cerimonie, che li leggono dei ſacerdoti Salij, che anda

uano ſaltando in luo honore ; & per ciò i . Romani non hebbero

çorgna più degna ne dimaggior honore di quella della grami- )

gna ; li come dedicata & conlecrata alloro antico Padre ; ne la da

uano ſe non à chi in qualche eſtreino pericolo haueſſe taluato l'e

ſercito tutto , ouero leuatoçi l'alledio d'attorno , Aiquelo Dio fu

dedicato per commune parere ilgallo , à dimoſtrare la vigilanza

de ſoldati; l'auoltoio , per l'ayıdıcà naturale di queſto ccello di

ſeguitare icorpi morti , andando dietro gli eſercisi ; il pico perciò

detto , alle volte Martio, per le molte conformità chehacon lui,

& parimenti il lupo , animale rapacillamo, perl'inſtinto che ha li

mile á ſoldati, d'hauereſempre le mani pronte alle rapine; & etiá

dio per l'acurezza della viſta la quale principalmente li ricerca nel

ſoldato accioche incautamentenon inciampine gl’aguari & inſie

die de' nemici . Finalmente non ſolo da Romanı farno eretti tem

pijà Marte , & conſecrate Natuc, o dai Traci luoi compatrioti ,

malme nel monte Hemo, ma anco da i Thermodonti, Sciti , In

gleli , Galli ,Germani,Idumei, & da quelli chehabitauano le có

cauità della Siria, Comagena,Cappadocia, Meragonitide,Maurita

nia, & infinite altre ragioni, delle quali non è luogo qui di farne

catalogo; atteſo che ti può facilimente raccogliere da chiha ſcrit:

jo dei coſtumi& delle religioni delle nationbida.

Della
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9.9.25 ", : Della formadel sole . Cap. IX.

69,1nis
: 11

This

L -Sole fignore della quarta sfera , & che illumina tutte le altre,in

maki modi è Itato dagliantichi formata , ben che appretlo alcu.

ni de gl'Allirij, come li legge in Luciano ,non fi dipingelle pers

cioche egli & la luna , ſi poteuano vedere di quà giù . Questo pia

neta,prima chedica alcuna coſa delle ſueforme per ellere il prin

cipale,dicono gl’antichi che ha il gouerno & l'amministrationc de

i Cieli , e dei corpi che ſotto al Cielo ftanno ; & è ſignore diuna

la vitch Elemcritare ;& laLuna in virtù fua , c lignora delia geren

ratione, dell'augumento & ſcemainento : perciò diffe vn antico

Aſtrologo ehe la vita s'in fonde à tutte le crearure per ' mezzo dell

Sole & della Luna ; & Orfeo gli nominò occhi del Cielo viuifican

ti . Il Sole dalle teilo da lume à tutti & lo dona copiolamente à

tuttis non tolo nel Cielo & nell'aere , ma ancora nella terra,Onde:

Heraclito lo chiaina fonte del lumeceleſte : & molti de 1 Platoni

ci hanno collocato l'anima del mondo nel Sole , come quella che

empie tutto il Globo del Sole , e diffonde i ſuoi raggi quali ſpiriti

per tutto , diftribuendo all'vniuerlo , la vita , il ſenlo , & il moto.

Ei quindi i filici anuchi lo chiamarono il cuore del cielo; & i Cal

dei lo polero in mezzo dei Pianeti, & gli Egittij, in mezzo dei mó .

do. Queſto pianeta frà tutti glalırı è vera luce dell’vno & l'altro

módo,& con la ſua ellenza rappreſenta il padre,con lo ſplendore

il figliuolo, &col calore lo ſpirito Sáto Platone lo nomina figliuo

lo di Dio; lamblico imagine della intelligenza diuina ;&Dioniſio

bella ſtatua di Dio . Queſti quali Rè liede nel mezzo de' pianeti,

& vince gl'altri di lume, di grandezza, & di beltà , gl'illumina tut

ti , & gli donavirtù à diſponere le coſe inferiori, & regge ipallilo

ro . E per tenere egli la inezzà parte del mondo , li come ne gl'a

nimali il cuore tutto il corpo , cotiegli tutto il mondo aiuta a vi

uificare & generare . Egli è ancora milura del tempo poi che da ::

lui ne viene il giorno & la notte , il freddo , & il caldo, & le al

tre qualità del tempo . Diſpone il corpo dell'huomo , onde

ditlero Omero & Ariftorile che tali ſonoi moti noftri quali gli

porta ogni giorno il Sole . Ora gl'antichi principalmente, lox

fintero Rè, & gli diſegnorno altreii vna Real (tanza della quao's

le Ouidio nel fecondodelluo maggior volume coli pacla . Era ";

la cala del Sole fabricata con alutſime.colonne , iuita dondo

ta , & rilplendente per la chiarezza del L'iropo , del quale erano

cooltiutte le mura ; li che lampeggiaua più che'l fuoco . Il ceto,

1
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to era tutto d'auorio , &le porte d'argento brunito, tutte riſplen

denti . La cala era intagliata di figure di rilieuo; ſi che l'opera

fouuerchiana di gran lunga la materia . Percioche quiui Vulca

,
no v'hauea intagliato i grandi mari che circondano la Terra , &

ella vi ſi uedeua figurata in propria forma. Eraui incagliato il Cie

lo , & tutti i Dei Marini , Triton Trombetta di Nettuno, Prothco

& Egenone con le grandibraccia , Doride meza naſcoſta nell'ac

quedelmare , & mezza fuoricon verdi capelli al Sole . Eranui

ſcolpiti diucrli peſcidiffimilil'uno dall'alcro . Eç oltre ciò v'erano

intagliare le Cietà, le Caſtella, le ſelue, & le fiere che ſtanno ſoprá

la terra , & i fiumi, ne' quali habitano le Ninfe ; i Dei delle ville,

le imagini del Cielo & lei ſegni dal lato deſtro della porta, & gli

altri lei dal ſiniſtro . Dopo che deſcriuc il pocta'anco la maeſtà

reale&i ſuoi Baroni dicendo , chequiui ſtaua ilSol veſtito &ve.

lato di porpora in vna leggia rilucente di ſmeraldi; & hauca dala

la deftra , & dalla finiftra , i giorni , i meli , & gl’anni ; & v'haue.

ua ancora il mondo co'l ſecolo & le hore , le quali dimoſtrauano

come il tempo traſcorre in lui : che nella leggia di ſmeraldi vi li ve

deua intagliata la primauera, con vna corona in capo di vaghi fio

ri ; l'eſtate , con vna ghirlanda in capo di ſpighe ; l'autunno tutto

lordo & tinto di uino, & il freddo verno co' capelliarſi dal gielo .

Quindi dipinge il carro ,

D'oro era l'aſſo , e il timone d'oro ,

D'oro anco il cerchio delle ruote e quelle

D'argentobaueano i raggi, il cui lavoro ;

Contenea in ſe mirabil coſe belle.

Si ricchi gioghi hauean ſopra di loro

Sparſi come nel ciel le vaghe Stelle

Fra ricche perle , e bei rubin diſtinti

Riſplendenti criſoliti , e giacinti .

E tutto queſto che Ouidio finge nel carro del Sole , oltre molte altre

coſe , lo attribuiſce Martiano al corpo iſteſſo del Sole , doue coſi

ne fa vn ritratto . Hà Febo vna corona in capo di dodici lucidiſi

megemme,delle quali tre gl’adornano la fronte , & ſono Lichini

Aftrite , & Cerauno; lei glineſtanno d'ambi i lati delle rempie ,

che ſono Sineraldo , Sciti , Diaſpro , Giacinto , Dentrite , Helitro

pio ; le altre trèchiamate , Hidatide, diamante ,e criſtallo , gene

fati dall'aggiacciato verno lono nella parte di dietro della corona.

La chiomaha coli bionda che par d'oro ; la faccia al ſuo primo

pparire, li moſtra di tenero fanciullo , poi di feroce giouane,&

all'ultimo
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all'ultimo di freddo vecchio ;pare il reſto del corpo eſſer tutto fiá

ma ; & ha le penne à piedi ornati d'ardétiſſimi carbóchi. Intorno

ha un manto telluto d'oro , e di porpora ,có la ſiniſtra mano tie

nc vn lucidiffimo fcudo , & con la deſtra porge vn'acceſa face: Ma

fornádo al carro,ilmedeſimo Ouidiogli aggionſe i caualli c dice ,

In tanto E00 , Piroo , & Etone

Del fol caualli alati , e il quarto flego

Con annitrir ardenteoltrele stelle ,

si fan fentire percotendo forte.

Hora la carretta coG lucente dinotala ſua volubilità non mai intera

mella co'l lume che mai non manca nel girare di tutto il mondo ,

Le quattro ruote , dimoſtrano che i quattro tempi già deſcritti,

fono cauſati dal ſuo girare ; coſi anco i quattro caualli dinotano

le qualitàdel giorno ; percioche Piroo che èil primo li dipinge

roſſo per il leuare del Sole alla mattina roffo; Eoo ch'è il ſecondo,

è dipinto di bianco& è detto fplendente; perche ellendofi ſparſo

già il Sole , & hauendo sgombrato i vapori, è fplenden te & chia

ro ; il terzo derro Econe é figurato roſſo , & infiammato si che tirą

al giallo , Conciolia che il Sole trovandoſi all'hora nel mezo del

Cielo hà la luce ardente & infiammata ; Flego ch'è l'vltimo, viene

dipinto digiallo , che tende al nero ; per dimoſtrar la declinatio

nedel Sole verſo la terra . Altri gl'hanno dato altri nomi, come

Fulgencio che nomina il primo Eritreo roſſo , come è la mattina

il Sole , ilſecondo Arteon, perche diſtende verſo la terra i ſuoi

saggi; il terzo Lampros ſplendido , per chenelmezo giorno mol

to fplende, & il quarto filogeo amatore diTerra , perche ver

fo la ſera ', cala verſo quella . Martiale ne fa mentione ſolamen

te di due , le quali ſortigliezze laſciando parlerò delle altre imagi

ni del Sole . Scriue Macrobio che in certa parte d'Aliria era un

Amulacro dorato del Sole ſenza barba ; il quale ſtando co'l brac

cio alto , teneua nella deſtra mano vna sfera in guiſa d'auriga , &

nella finiftra ilfulmine , & alcune ſpiche, le quali moftrauano il

poter fuo& quello di Gioue eſlere inſieme congionto . Sotto cut

ti i nomi chegli ſono ſtati actribuiti ſempre fù fatto in viſo lenza

barba come cancò Tibullo :

Sol Bacco e Febo fono eternamente

Giouani do ambi ban chioma longa e bionda,

La chioma bionda ſignifica i raggi riſplendenti & la giouanezza , ci

da ad intendere che la virtù lua , e quelcalore , che da vita druta

te le coſe crcate , e ſempre il medeſimo, nc inuecchia mai , fi che

diuenga
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diuenga debole,Siglı da anco in mano vna lira da ſerre corde per

il numero de i pianeti, i quali mouendoſi con quella proportione

che più îi confà à ciaſcheduno di loro fanno loauiſſima armonia ,

la quale fù con la lira poſta in mano del Sole, perche ſtando egli

in mezo de i pianeti dice Macrobia che à tutti dà legge; li che van

no toſto , & tardi, ſecondo che da lui hanno più o meno vigore ;

& per queſto lo fecero capo ancora delle Muſe , cioc della armo

nia dei Cieli . Porta lo ſcudo à lato , il che rappreſenta il noſtro

Emisfero fatto in circolo ; & le ſaette perche , ſecondo che ſcriſ

ſe Porfirio di come elle quando dall'arco ſono ſcofle , penetrano

con gran forza . coſi i ſuoi raggi penetrano con la loro virtù, Gino

nelle viſcere della terra ; & la dou'è la più baſſa parte del mondo . :

Onde come afferma Seruio , fù chiamaro Dio del Cielo della Tere

ra & dell'Inferno . I Lacedemoni gli fecero yna ſtatua con quata

tro orecchie , & alere tante mani,perche in quella formalo vidde

ro combattere per loro , ſecondo che alcuni dicono , & ſecondo

alıri per moſtrare in tal maniera la prudenza che viene da lui , la.

qual èrarda al parlare , ma bene ſta con l'orecchie aperte per odi

re . I Perſiani comedice Lattantio ſopra Statio , in vna (pelonca:

doue l'adorauano , l'haueuano co'l capo di Leone veltito nel loro

habito co'l capo ornato al modo delle lue donne , che con ambe

le mani teneua à forza vna yacca per le corna s volendo, accenna

re co'l capo di Leone ch'egli hà maggior forza nel legdo del Leo

ne che in altro ſegno , & che gli è tra leſtelle, come è tra gl'anima

li il leone; & forro figura del vacca: intendere la luna , la qual egli

ſtringe nelle corna, perche ſpello glitoglie il lume. Gl’Alicj per

dimoſtrare la victù & poter luo ſoli fra tuttiſoleuano fatlo , come

riferiſce Luciano con barba longa &acuta nel fine con certa cola

in forma di ceſta ſopra il capo, riprendendo gl'altri che lo faceua

no ſenza barba , con vna corazza alpetto, con vn'alta nella mano

deſtra , cui era in cima vna picciola figura della vittoria , con la

ſiniſtra cheporgeua vn fiore, con vn panno à gli omeri c'haucua

dipinto il capo di Meduſa , circondato di ſerpenti , con alcune

aquile à canto che pareuano volare , & dinanzi à i piedi, vna ima

gine di femina , che dall’nn lato,& dall'altro , hauea due altre img

gini di femine, le quali có frezzoſi giri annodaua vn gran ſerpen .

te . Del qual ſimulacro Macrobio dice che la barba che'pende giù

per il perio , ſignifica che di cielo in terra il Sole Iparge i ſuoi rag. :

gi , la ceſta dorata che ſorge in alto , moſtra il celeſte fuoco,dı cho

& crede ch'egli ha fatto, l'hafta, & la corazza, moſtra il vehemen

te,
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te ardore ch'egli porge in Marte , done che da molti e tenuto vn 2

iſtella coſa con Marte ; la vittoria accenna ch'il tutto è ſoggetto

à lui ; il fiore dinota la bellezza delle coſe; la donna che gli cà pic

di è la Terra ch'egli illuftra dal Cielo co'raggi , l'altre due donne

Significano la materia onde ſono fatte le cole , & la natura che le

fa; il ſerpente che le annoda ci dimoſtra la torta uia che fa il Solei

Le aquile perche velocemente volano , & in alto , ci danno à diuc

derc l'altezza & velocità delSole ; Il panno co'l capo diMeduſa

impreſa di Minerua , c'inſegna che la virtù ſua co'l mezo di Miner

ua riſchiara gli humani intelletti, & infonde la prudenza nelle mé

ci de mortali. Vn'altro Gmulacro del Sole ſecondo Pauſania fù

già in certa parte di Laconia à lui conſecrata di metallo ; che hao

uea vn'elmoin capo & nell'una mano l'arco , & vn'alta nell'altra .

Gl'Egittij tra l'altre ſtatue che gl'ereſſero, vna n'hebbero ch'hauea

capo mezo raſo; fi che dalla deſtra parte ſolamentereſtauano i ca

pelli che voleua dire ſecondo Macrobio , che il Sole alla natura

non (tà mai occulto in modo, che del continuo nó gli porga qual

che
giouamento co' ſuoi raggi ; & i capelli cagliatimoſtrano che

il Sole in quel tempo ancora che noi non lo veggiamo, ha forza

& virtù di ritornare a noi di nouo, li come i tagliati capelli foglion

rinaſcere ; effendoui rimaſe le radici . Oltre di ciò lo faceuano con

penne di vari colori vno foſco , & oſcuro , & l'altro chiaro & luci

do che dimandauano celeſte , ſi come quello infernale: perche il

Sole li dice ſtare in Cielo quando và per li ſei ſegni del Zodiaco

che fanno il tempo dell'eſtate,& ſono chiamati fuperiori; & fidi

ce ſcendere nell'inferno , quando comincia à caminare per gl’al

tri ſei dell'Inuerno chiamati inferiori : & le péne erano ſegnodel

la ſua velocita . Sotto il nome di Serapide, lo formauano anco in

guila d'huomo che portaua in capo vn moggio , quaſi voleſſi dire

che in tutte le coſe ſi dee vſare la conueneuole miſura. In Alellan

dria nel Teinpio dedicatogli v'era il ſuo ſimulacro fatto di cutte le

forti di metalli, & legni, coſi grande che ſtendendo le mani toc

caua ambi i laụ del Tempio ;& eraui Yna picciola fineſtra fatca

con cal'arte che'lSole ſempre al ſuo apparire entrando per quella

veniua ad illuſtrare la faccia della ſtatoua , il che vedendo il popo

lo (i perſuadeua ch’il Sole ogni macina veniſſe à viſitare Scrapide,

& à baſciarlo. Martiano Capella quando introduceMercurio & la

virtù che vengono da Febo per pigliare conſeglio del douerſi ina

ritare , finge che lo trouano à ledere ſopra vn'alto & grande Trt

bunale , con quattro vali coperti dauanti,ne i quali guardaua ico.

prendone
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prendone vno folamente alla volta : & erano di diuerſe forme, &

di vari metalli ; vno diferro , da cui víciuano viue fiamme chia

mato capo di Vulcano ; l'altro di lucido argento , pieno di ſerenis

ta & d'aere temperato , chiamato riſo di Gioue; il terzo di liuido

piombo , nomato morte di Saturno , pieno di pioggia di brina, &

di neue ; & il quarto più vicino à Febo dilucido vetro, contenente

in ſe tutto il ſemechel'aria ſparge ſopra la Terra , chiamato pop

ра di Giunone. Da queſti vaſi hor dall'unohordall'altro ,c quan

do da queſto e quando da quello, ſecondo che gli faccua bilogno,

pigliaua Febo quello, onde haueano poi vita i mortali. , & tal ho

ta anco morce . Conciofia che quando voleua compartire al mon.

do la dolce aura dello ſpirito vitale ; metteua parte dell'aria tem

perara del valo d'argento con parte del ſeme che ſtaua nel vaſo di

vetro ; Et quando poi minacciaua peſte & morte vi aggiungeua le

ardenti fiamme del vaſo di ferro ; o ucramente l'horrido freddo

del vaſo di piombo . Onde ſi vede manifeſtamente che la diuerſi

cà dei tempi viene dalla mano del Sole , Gl’Egittij innanzi l'uſo

delle leccere per il Sole faceuano per vno ſcettro regale ,& vi mets

teuano vn'occhio in cima , che chiamauano ancora occhio di Gio

ue , come ch'egli vedeſſe tutte le coſe & le gouernaſſe con ſomma

giuſtitia ; percioche lo ſcettro moſtra il gouerno : I Fenici faceua

no vna pietra negra rotonda , & larga nel fondo ; ma cheverlo la

cima s'andaua allotigliando, la quale come ſcriue Herodoto livá

tauano d’hauere hauuta dal Cielo . Scriue Aleſſandro Napolita

no , che in certo loco metteuano vna pietra ſchiacciata & tonda ,

in capo ad vna longa verga , & quella adorauano per la imagine

del Sole : e Paulauia riferifce chein Patra Città dell'Achaia in vn

Tempio conſecrato à lui ; gli fu pofta vna ( tatoua di metallo tutta

nuda, ſe non che h auca i piedi veſtiti ,de' quali vno teneua lo

pra il capo di un bue, perche diceuano i buoi efergli piacciuti co

me canta Alceo in certo hinno che fà à Mercurio , & prima di lui

Omero . I Troianilo figurauano con vn pic fopra vn topo , onde

lo chiamauano anco Sminthio in inemoria dei Topi vccili dalui,

i quali guaſtauano laraccolta ogn'anno . Di vn'alera ſtatua fi leg

gein Plinio fatragli da Praſitele, la quale non era molto diffimile

di ſignificato à queſta : perche ſtaua con la ſaetta- sù l'arco come

in aguato per vccidere vna lucerta che gl’era poco lungi . A Napo

li gli fù drizzata vna ſtatoua , ch'oltre alle altre inſegne& ornamé

ti che à lui ſi danno , hauca vna colomba sù la ſpalla, con vnado

na auáti che la guardaua fiſamente,in atto d'adorarla ; & era Par

tenopei
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tenope; perche diceuano che queſto vccello , gli fu ſcorta quan

do di Grecia venne nei campi Napolitani . Scriue Euſebio ch'era

in Elefantinopoli Città dell'Egitto vna ftatoua di lui in forma de

haomo che hauea ilcapo di montone con le corna, rutro dico

fór cerulco ; il quale fi comecolordi mare che rappreſenta nch

l'vniuerſo l'humidità, vuol accennarci che la Luna congionta al

Sole nell'Ariete, è più hamida aſſai che ne gl'altritempi. Alcuni

alcri dale fue operationi volendo moſtrare l'huomoinuitto & ho ?

norato che conducea al fine le coſe cominciate , & ſcacci da ſe le

nonità & i fogni& che ſia-ſicuro dalle febri & mali , lo formaua

no coronaro , ſedente ſopra vna ſeggià con vn coruo nel ſeno,con

ſotto i piedi vn globo , & veſtito di vefte crocea . Et volendorap

preſentare vn'huomofortunato ricco , & amato da cutti, lo face

uaño m forma di femina coronata in atto di ſaltare; & ridere, ſtan

te ſopra vn carro-tirato da quattro caualli con vn fpecchio nella

deſtra mano ouero ſcudo , & nell'altra vn baſtone appoggiato loo

pra il petto,& in teſta vna fiammadifuoco. Gl'antichi gli ſacrifica

rono illupocomo che il Sole co' luoi raggi,coſi tiri à le & cófumi

de humideeſalationi della terra , come il lupo rapiſce, & diuora i

greggi. E Marrianodice che gli fù dato ilcoruoin ſegno del vati

cinio chedalui era creduto venire; & vi fi aggiongeuail cigno,per

moſtrare con i contrarij colori delle penne loro cheil Sole fa il

giorno Gimile alla bianchezza delcigno quando viene à noi, & par

tendofù parimenti la notte negra come il coruo . Ma Pauſania

riferiſce che in Grecia il gallo era ri meritocome vccello di Apolli

ne perche cantando annontia la mattina , & il ritorno del Sole .

Omerofa che gli ſia conſecrato lo { parauiero onde lo chiama ve

loce nuntiodi Apolline quando ſcriue che Thelemaco ritornato

à caſa in Itaca vede uno (paruiero , ch'in aria ſquarcia vna colom

ba,dalche egli pigliò buono augurio di douere liberare la caſa ſua

da gl'innamoratidi ſua madre. Coli in Egitto ſo cto la imagine del

lo ſparuiero intendeuano ſpeſſo Oſiri, ch'è il Sole , fa perche que

Ao vccello è di acueillimo vedere, fi ancora percheè nel volare ve

lociſſimo. E Porfirio raccéta che da gl'Egittij nó ſolamente gliera

ſacratolo ſparuieromaancora lo ſcarafaggio,il montone,& ilcro

codilo ; ilprimo perche, già ac primi tempi, venendo vno ( par

uioro , ſenza ſaperli d'ondeporcò in Thebe a i ſacerdoti vn libro

{ critto à lettere rofſe, nelquale s'inſegnaua come e con quanta ri

ücrenza G hauclero da adorarei Dei; da che nacque che gli ſccic

con delle Sacre coſe , quiui portauano di continuo vn capello rof

Na fo
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ſo in capo , con vn'ala di ſparujero;. Il ſecondo çra tenuto li coi",

me leggiamo in Euſebio come vera imagine del Sole,eſſendo fece

do Eliano tutti i ſcarafagi maſchi, ond era comandato a ſoldati

che gli portalſero continuamente ſcolpiti nell'anella, per auuercir

gli che biſognaua hauer l'animo virile & non effeminato. Il terzo

li gli atrribuiua perche intendeuano per il crocodilo l'acqua dol.

ce, dalla quale il Sole purga & coglie ogni tộiſta qualitàco' luoi,

raggi temperati. Per il che toleuano 1 Teologi Egittiani comeſcrio ,

ue Eulebio, mettere la ſtatua del Sole in vnanauc,la quale era por

tata da più crocodili . Gl’era anco o folle per Dafneoper altrode

dicato il lauro , & col ſempre gli ne furono farre ghirlande. Ora

cgl'era chiamato Sole , perche e ſolo cheluce ; Febo per la ( plendi

dezza ; Licoli ;da Licio tempio di Delo ; Soconia da Soriani,come

ſeriue Macrobio , il che è tratto dallo ſplendore de i raggi detti

da loro chiomed'oro del argitoroſo, perche naſcendo, pet
il fom

atio del modo viene figurato vncerto arco per la Ipetie bia.

ca , & d'argento dal quale ſcoccano i raggi à guiſa di(aecteriſplen ,

denti ; Horo ſi comegrandiſino & ſublime gigante , quale tutto

di noilo vediamo , il qualnome gli fù impoſto da gli Egittij; i qua

lilo fabricarono di ferro nel tempio diSerape li che ſtaua loſpelo

in aria per la calamita che vi haueuano d'ogn'intorno ; oltre mola

úaltri nomi i quali ha raccolto Macrobio ne' ſuoi Saturnali.In Li.

cia & in Delfo era tenuto per oracolo , & in Scithia gli erano lacra

ti molti Tépij percioche que' popoli l'adorauano per voico Dio

facrificandogli vn cauallo. L'adorauano parimenti gl'Eliopoliti

Aficij, & lotto nome d'Apollinci Rodij,che gliereflero quel grá

diffimo Colollo fatto da Carete Statuario , d'altezza di fectanta cu

biti & di valore di trecento talenti che vengono ad eſerc cento ot

táta mille ſcudi d'oro Franceli; à cóto di fcicento fcudi
per

ciaſcun

plento ſecodo Budco, dalqualefurono poidetti Coloſſenfi, & ap

prello gl'Hiperborei; & 1 Miletij. Particolarméte gl'erano Sacrati

Parnalo , Falello , Cinto, & Soratte Monti ; & le llole Tenedo, &

Delo ; dove Erittonegli conſtruſſe quel ſuperbiffimo teinpro , di

cui ancora hi vede parte delle colonnc & marmi, col fuo coloſſo

di 18. cubiti con lettere Grece ; Claro , Malloloco in Lesbo , Gri

neo l'atara , Arephnia , Chuſa , Terapna, Corra , Delfo', ou era il

fuo oracolo à cui concorreua tutta la Grecia , in un tempio dipin

to da Ariſtoclide & Polignoto ; gli habitatori di Cijme che glicdi

ficorono vn tempio alquale Aleilandro Magno oiteste la superbas

lucerna
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lucernaa guila:diardore che colle, quando eſpugnò Thebe nel

Tempio di Apolline Palacino di cui Scopa , fece vna mirabiliſi

ma itatua; &olere quetti Eutiofi, & Tegira, Circadi, &general

mente cura gl’kaliani',Fénia ; «Calder , Orleaij , l'hanno hauwo

in riverenza & gl'hanno leuate ſtatue diuerle , delle quali troppo

lungo ſarebbe ildirc , di quelle ſole anco di Greci & Italiani pid

illuftri che fi trovano in Plinio come quella di mano di Leontio

che lo fece à guita di Citariſta co'l terpente morto , quella chise

mata Apolliae Pithio , & quell'altea detta Apolline toſcano che

fù già nella libraria del Tempio del Diuo Auguſto in piedi di cine

quanta cubici & quello diLcocare nella logia di Oirauio & molto

altre fatte ,daMirone, in Efelo da Beda , & Canaco & da Linppo

in Kodidabuchco Bupalo ,Anchermo . Prallicele ; Scopa Euchis

chide, Lilia, Calamide, & Briat , & da colui che fece quelgranco

loflo longo trenta cubiti che di Apollonia porio'ın Campidoglio

Marco Lacullo ; i quali tutti sempre hebbero auuerrenza di Foca. I

marlo con lira , per humano X piaccuole ; & armato diSaette , &

di ſcudoper nociuo : Le forine ancora di questo gran pianeta &

de gl'altri , lono Itate rapprelentate inpittura & tcolcta da mo.

derni eccellenti , & madine della Clafie diMichel Angelo di Ra

faello,dı Perino & delRoſſo . Ma per eſferú notaro tanto che bar !

sta del comporle le tralatcio , laſciando Tuccauia contemplare ne

tonno à l'antico Parrafio la formad'Apolline dipinto da lui, in

Lijndo quandoperciò diceua ch'egli eradiſceſo da la tua ftirpe, &

da quella d'Hercolc, tcncndoli per queſto arrogantementepien

cipe dell'arte ,

Della forma diVenerc. Cap. X.

A forma di Venere ſignora della terza sfera ſi trouamolto diuer

ſa,mala generale (lalciado Cupidochegh ua rapprelentato ap

prello li come ſuo figliuolo) èalla;ch'habbiamodelciuadaApu

Seo douc dice ch'ella cran di belliflimo alpetto , di colorlouc &

giocodo, & quati cutra nuda moſtraua la tua pfetta bellezza; pcio

che non hauca altro d'intorno , che un uelo totiiliflimo, che non

copriua , ma ſolamente adombraua leparu luc, lequali itaonu na

Icoſte quali ſempre , & alvento loaue leggiermcnte loftiando, ral

l'ora l'atzaua vn poco gonfiandolo; perche di vedetle il horedella

giovinezza ;calibora lo Iringeuá, & accoſtava alle bellemébra ,

No.2 in .
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inmodo che quafi più non apparena . H corpa tutto era dibian

co , celeſte ; & il ſottil velo di color ceruleo , per eſſere tale il colo

del mared'onde ella nacque . Dinázi gli andauano i vezzofi amo

ri con ardenti facelle accele in mano ; & da l'un lato hauca legra

sie & da l'altro , le belliffime hore, le quali con vaghe ghirlande

di fiori in varij madıparcano adornate; da una parte la Dea de i

piaceri, la quale da l'una mano tiene Cupido, e da l'altra Antero .

ic. Altri poi per effere ella nata nel mare da' tefticoli di Celo , las

fecero con vna conca marina in mano,belliffima quanto fi puote ,

e con una ghirlanda di roſe in capo , perche appuntorofleggiano :

& pongono , com'è proprio della libidine . Altri la finfero ancor

chenatafſc per al mare., per dimoſtrarela vita degl'infelici ainan

ti effere congionta con amaritudine , & combattuta,da diuerte for

tune, con ſpefki naufragij onde Porfirio dice .

DiVenere nelmar powero'e ignudo .

Et Quidio mentr'ella nuota nel marel'induce à coli dice&Nettuno .

Et bo che far auch'io pur qualche cofa , si

Tra queſt'onde, fe vero è ch'io fra stata ,

Nelmar già denſa Spiuma , dalla quale .

Ho hauuto il nome ; cb'oggi ancora feruo ::

Perche Afrodire la chiamano i Greci dalla fpiuma, Virgilio parimen

bifa che Nectuno coli riſponde à lei quandoella lo prega
à volere

ormai acquetare la tempeffadel marc ch'hauca adalico il fuo fun

gliuolo Enea .

» Giusto d, che nemiciregni ta ti fidi ,

Perche tu già di questi nata fei .

Il che volendo moſtrare gl'antichi , la dipingeuanoch'ella quindi

vſciua fuori , ſtandoa una gran conca macina , giouane & bella ,

quanto era poſſibile , & tutta ignuda . Ele diedero la conca mar

rina , perché, come dice Giuba , nel congiungerli colmaſchio

tutta liapre ,& fi moftra , per alludere a quello chefine piace

av ainorol . Fù fatta tutta ignuda , perche rende ignudi coloro

che laimitano , & per maltrare quello a ch'ella è ſempre apparec

-chiara , & ancora perdarà diacdeco chechivà dietro a laſciui pia

ceri , romane fpello ſpogliaco & priuo d'ogni bene , hauendo pec

fo le ricchezze, il corpo indebolico , & l'animo macchiato; o che:

-nulla ha pid dibello ,&oltre di ciò per farci conoſcerc. chei fuo

ti amoroli non poſſono ftare occulti ſempre ;Laonde o per que

ka opes qual alira cagionſi folle „ Praffitele , fece à Gnidij quella

fua, tanto celebrata Venere nuda di marmo bianchillimo ; tanto

bella
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bella , che molti vi nauigauano per vederla ; di cui come ſcriuono

Luciano & Plinio , ſe ne innamorò uno li fartamente , che gli la

ſciò in un fianco la macchia del deſiderio ſuo . Et di queſto parere

vogliono molti che ſia la ſtatua per la marauiglioſa bellezza che

fi ritroua in lei la quale e hora in Roma,ch’anch'io hd veduta .

La quale molti anni ſono inſieme con le principali ſtatue de gl’an

tichi & de i moderni fù getcata dal Caualiero Lcone Aretino , &

: mádate al ſao belliſſimo palazzo in Milano per ornarlo. A coſtei ,

fà parimenti comeagl'altri Dei dato vn carro,ſopra'l quale,olcre

la conca marina, ella andauadiportádofi, & per mare,& per aria,

doue più gli aggradiua;bêche Claudiano quãdo finge chevada al

le nozze di Honorio &di Maria portata ſopra la chioma d'vn Tri

tone che con coda ſollcuara gli faceua ombra . E furono i carri

dati d i Dei , prima per maggior ſua maeltà , poi perche con quel

li li viene a dimoſtrare il rotare delle sfere loro, & à ciaſcuno acco

commodare animali di ſembiante natura al Dio, cheglitirino . Si

che quel di Venere è tirato dacandidiſſime colombe; imperoche

elle lono oltramodo lafciue , & altreuolce da'cigni îi come ſcriuo

no , Oratio , Ouidio , & Statio per la ſuauità delcanto ,percui s'ac

creſce grandemente il diletto ne' piaceriamoroli . Leggeli che ap

preſſo de Salloni, queſta Dea appo loro ſtaua dritta ſopra vn car

ro tirato da due cigni ; & d'altretante colombe nuda , co'l capo

cinto di mirro, con vna facella ardente nel petto con certa palla

rotonda in forma del mondo nella mano deſtra & nella ſiniſtra

tre pomi d'oro ; cui ſtauano dietro le gratie tutte trè con le brac

cia auiticchiate . Er come che da lei venga non meno il dilamare,

che l'amare, Marcello dopo la vittoria di Sicilia gl'edificò vn Tá

pio fuori di Roma vn miglio; accioch'ella toglielle dall'animo del

le Donne Romané ogni deliderio laſciuo , al qual Tempio anda.

uano le giouanette ad offerir cotali figurette diItucco& di pezze .

Pauſania è autore che appreſſo i Tebani furono tre Veneri à cui

diede il nomeArmonia moglie di Cadmo , l'una celeſte che mo

ftra l'ainot puro & ſinceto, & alieno dal congiongimento dei coc

pi ; l'altra popolare che fa l'amor laſciuo & libidinoſo ; la terza

Apoſtrophia che noipoſsiamodire auuerſatrice; la quale era con

traria à dishoneſti deſiderij . Alla popolare fece già Scopa vna

ſtatua la quale , ſecondo ché riferiſce Aleſſandro Napolitano , le.

deua ſopra vn montone,& con vn piè calcaua vna Teſtugine.Et

vna altreli ne fece'Fidia à gli Elei , che ſtana in pie ſopra vna ceſtu

gine , per mostrare alle donne che a loro tocca la cura della caſa,

Nn 3 &
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& conuiene ragionare manco che lia poſſibile, G come nota Plum

tarco , ne' ſuoi ammaeſtramenti, per non hauere la teſtuginc lin

gua alcuna ſecondo Plinio . Oltrealle gratie & à gl’amori; ſcriuc

Plutarco che ſoleuano gl'antichi aggiungere alla ſtatua di Venere

quella di Mercurio ; per dare ad intendere , che de gl’amorogi

piaceri ſono dolciſſimo condimento le parole piaceuoli, & accor

te fi come quelle che producono & conſeruano l'amore fra le per

fone. Il perche metteuano tra le gratie cheaccópagnauano quel

la Dea vna chiamata Pitho , dal perſuadere . I Lacedemoni le

ereſſero già vn Tempio , & dentro gli polero la ſua ſtatua tutta ar

mata , in ſegno della vittoria ch'hebbero le lor donne quando ar

mate vſcirono di Lacedemonc , & diſtruſſero gli Melleni ( come

ſcriue Lattantio ) Et di queſta Venerearmata finge Auſonio , che

Pallade corrucciata , la sfidalle à venir leço à contela fotto il
git.

dicio di Paride , & ch'ella gli riſpondelle , o temeraria , che di cù

hora di vincermi che ſono arınata , le ignuda già ti ſuperai . I Ro

mani formarono Venere detta Victrice in guila di donna belliſſi

ma con veſte lunga ſin'a terra ; la quale con la deſtra mano porge

ua vna breue imaginedella vittoria , & nella liniftra hauea certa

cola , à ſembianza di quella che adorauano quelli di Pafo , ſouro

il nome di Venere , che alcuni ſtimano che folle vno ſpecchio per

che Filoſtrato nella pictura de gl'amori , ſcriue che le Ninfepo

fero vna ſtacua à Venere , in premio ch'ella le hauea fatte ma.

dri di coſi bella prole, come ſono gli amori, & le dedicarono vno

ſpecchio d'argento con alcuni ornamenti di piedi dorati. In altro

modo li vede Venere Vitrice in vna medaglia di Fauſtina; concio

fiache có la ſiniſtra tiene vno ſcudo appogiato in terra che ha due

picciolefigurette ſcolpite nel mezo , & con la deſtra porge ynavit

toria . Scriue Pauſania ch 'appreſſo i Sicioni in Grecia era vn Té

pio dedicato a Venere , nel qual non poteuano mai più di due dó

ne entrare ; & di queſte , quella che n'hauea la guardia, non anda.

uamai per tutto quell'anno co'l ſuomarito ; & l'altra biſognana

che folle vergine ; & tutti gl'altri poi che iui andauano a pregare

la Dea , Itauano di fuori ; & la ſtatua cheui era dentro di Venere,

cra tutta d'oro , & laua à ledere , tenendo con l'vna inano alcuni

capi di papauero , & con l'altra vn pomo , con certa coſa lopra il

Commodella teſta che rappreſentaua vn polo , o vogliamo dir gá

ghero doue quell'altra che fece Tindareo in ceppi hauea in certo

velo che vlauano portareper ornamento ledonne di que' temp!,

della quale l'iſteſſo Pauta nia dice ch'apprello di Lacedemoni ſo.

pra
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pra il Tempio di Venere armata , era vna Capella ou'ella ſtaua

ledere chiamata Morfo , con certo velo in capo, & con certi lacci

o ceppi che foſſero à ipiedi ; per moſtrare che le donne hanno da

eſſere difermillima fede verlo coloro a ' quali ſi congiungono di

nodo maricale . I Romani haueuano vri Tempio che chiamaua

no di Venere Calua , & tale era la ſua ſtatua , in memoria che per

il mezo de'capelli delle donne Romaneerano ſtati liberati da Frá

celi in Campidolio , ancora chemolto ben ſapeſſero che à Vene

te fi conuengonobelliſſimicapelli ,comeſcriue Claudiano ;

Venerallhor in bel dorato feggio

Stando à compor le vaghe, e bionde chiome;

Hauea le gratie intorno , delle quali

Spargel'aere di nettare foaue ;

I dorari capelli, e quelli l'altra

Diftende , e ſcioglie con l'eburneo dente ,
is

La terza con bell'ordine gli annoda ,

Con bianca mano , e in vaghe freccie accoglie.

In Cipro ella fù adorata con la barba come riferiſce Aleſſandro Na .

politano, & coſi la ſua ſtatua hauea faccia & aſpetto d'huomo, bé.

che haueſſe poi intorno veſti di donna . Di lei ſcriue Suida che

anco daRomanifu ſcolpita con un pettine in mano, & con la bar

ba al viſo , per hauer liberato le donne Romane da certo morbo ,

onde gl'eran caduti i capelli ; & dal mezo in sù maſchio, & dal

mczo in giù femina, li come quella che era cagione della vniuer.

ſal generatione de gl'animali . Er di qui gl'antichi reputandola

vna iſteſſa coſa con la Luna , ſoleuano ſacrificargli gli huomini

in habito di femina, & le donnein habito d'huomo . Fu già nel

Monte libano vn ſuo ſimulacro con vn manco intorno che coo

minciando dal capo lo copriua tutto , nel qual ella ſembraua di

eſſerc curta ſconſolata & dolente con vna mano pur auvolta nel

manto , che ſofteneua la cadente faccia , onde credeua ogn'uno

che le lacrime cadellero . Et vid era in memoria della morte di

Adoni , per cui ſcriue Plutarco , che anco in Atene in certi giorni

ſacri, chiamati le feſte Adonie , le donne vniuerſalmente per la

Cirrà diſponeuano certe imagini ſimili a'corpi morti . Et quelle

come foſſero perſone pur dianzi morte piangendo portauano alle

ſepolcure. Rappreſentarono etiandio gli antichi Venere per la

gratia & beneuolenza in forma di donna ch'hauea la teſta di au- i

gello, & i piedi d'aquila con vna faetra in mano ; & per l'annor do

neſco la formauano giouanenuda co'i capelli ſparſi,con vno fpec

chio

?

Nn 4
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chio in mano , & vna catena al collo, cui ftaua dirimpetto vn gio .

uanetto che la riteneua per la catena con lamano ſiniſtra ,& con

la deſtra gli acconciaua icapelli , mirando ſi l'un l'altro , & d'intor,

no vn fanciullo à laro che teneua vna ſpada, ouer ſaetta. In altra

forma la figurauano per la giocondicà, piaceuolezza, robuſtezza,

& beltà , &era vna giouane con i capelli ſparſi & lunghi veſtica di

veſte bianca , con vn ramo di lauro in mano, o vn pomo,ouero có

fiori , & nella ſiniſtra vn pettine. In Muſonio autor Greco ſi legge

che già appreſſo Barbari, gli fu fabricato vn Tempio con la ſua

ſtatua chiamata Callipigia , dalle belle nati alludendo à certa fa

uola di due giouani, vno di quali contendendo due ſorelle chi di

loro haueſſe più belle nati diede la lentenzi, per la maggiore &

tolſelaper moglie , & l'altra fù preſa poidal fratello ,in memoria

di che lacrarono cotal Tempio & ftatua à Venere . Alcri ſcriuo

no ch'ella in Cipri edificò vn giardino de tutti i frutti ornatiſſimo

ſolamente per isfogare le ſue sfrenate voglie. Fù chiamata con di

uerli nomida Romani , & oltre il nome di Velta era detta inircea,

onde gl’ergeueno l'altare di mirto arbolcello à lei dedicato per le

ſue qualità, Citerea dall'Ilola Cicerea, ouero dal monte Citerco ,

doue fù adorara ;Acidalia dal fonre Acidalio conſecrato à lei , &

alle gratie in Orcomeno Città de Beotia , doue gli antichi crede.

nano le gratie ſorelle di Venere lauarli ; Idalia da Idalio o Idalo bo

ſco & caſtello nell'iſola de Cipro à lei dicato; Heſpero come nome

proprio appreſſo Greci di Pianeta; ch'appare nó lolamente quádo

il sole tramonta ma anco quando à noiritorna, come canta Virgi

lio . Anziildi (chiuſo il Cielo ) Heſpero viene; Veſpertagine da

Varrone & da Plauto ; & perche è apportatrice della luce , venen,

do ella innanzi al leuar del Sole , Lucifero , altrimenti dal volgo

detra ſtella Diana ; Anadiomene, quale la dipinfe Apelle ad eſem

piodiCampalpe in atto ch'eſca del mare ; nellaquale pittura ſu

però il cantare d'Homero ,che di Venere già fatto hauea, la quale

ancor che nella parte inferiore foſſe dal tempo guaſta, il diuo Au.

gulto conſacrò nel Tempio di ſuo padre Celare; Genitrice & heb

be vn Tempio in Roma, nel quale Ceſare poſe l'opere di Timo

maco , & fù dipinca anco nel foro di Celareda Archelilao , & co.

fi imperfecca fù dedicata al ſuo Tempio , come dice Varrone ; &

Afrodite come la fece Achemene Atheniele , laquale lungamente

ftetre fuori delle mura di Achene. Ma oltre diuerſe altre forine &

figure di queſta Dea , che ſecondo diuerli nomi gli furono attri

buite , o lecondo alcuno ſuo effetto, le quali lungo ſarebbe à ricor

dare
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dare ad vna ad vna : ve ne ſono alcune ch'ın uerun modo nó deb ,

bono eſſere tralaſciate. Frà le quali fù quella dipinta da Nicear

co fra le gratie & glamori, & vn'altra di mano di Nealce ; ma la ,

più bella che fra gl'antichi ſi troualle, ſin'à quel tempo fù quella

che ſcolpi in marmo Fidia ,la quale già li trovò nell'opere di Occa

uia in Roma. Quelli di Coo n'hebbero vna di mano di Praſlicele

veſtica la quale tennero più bella di quella , della quale erano polo

feſſori che poi fu portata in Gnido di mano del medeſimo mae

ftro . A Roma nell'anticaglie di Pollione vna li trouò di mano di

Cefilodoro : & appreſſo i Samotraci era la ſtatuamirabile , di ma

no di Scopa , adorata perciò da loro con grandiflime cerimonie

oltre vn'altra la quale ſuperaua quella di Praſlitele in Gnido , la ,

qual era tutta ignuda, & ftette vn tempo ncl Tempio di Bruto ap

prello il circo Flaminio come riferiſce Plinio. Dedicò già Velpe

liano nel Tépio della Pace , vna Venere d'incerto ſcultore la qual

fù tenuta la più bella che mai foſſe fatta Gin’all'hora , nei portici

d'Otrauia ; & vn'altra che li lauaua fù fatra da Eliodoro . Ma chi

deſidera laper eſattamente le ſtatue ouer forme diqueſta Dea,leg

ga le Hiſtorie dei popoli che l'adorarono , come de gl’Affirijche

furono i primi ch'introduſſero il culto di Venere , dei Pafij, Cle

priotti ,Fenici , Citerei, i quali, come n'è auttore Ageo, furono

leguiti da gli Atenieſi , & Lacedemonij , che come hodetto ,l'ado

rauano armata , de i Delfi ; che la chiamauano Epıribia , dei Coi,

diquelli d'Amatonte líola del mare Egeo & di Meinfi Ciccà del

l'Egitto ; de iGnidij , de gl'habitatori del boſco Idalio, & di Ipepa

Città , & Erice monte di Sicilia , di Calidonia , Cirene, Samo,del

le Cicladi, monti maritimi dell'Ąlia ininore : dei Parchi , Me.

di , Arabi , Perli, Batırani, Caſpij, Senici , Thebaidi , Olalidi,

& Trogloditi , & altri popoli infiniti , Imperoche niuno Dio,

fù giamai tanto celebrato ne da tante nationi quanto Venere ,

come ne fa fede Ariſtotile parlandode i numi . Ma della forma

d'Amore ſuo figliuolo ne ſcriue Orfeo ne gl'Argonautici , 1c

guendo la theologia di MercurioTrimegiſto ,doue canta de i

principij delle cole & de gl'Ecoi alla pretenza di Chirone , po.

nendo il Chaos innanzi al mondo & à i Dei . Ora nel ſeno

d'ello Chaos colloca l'amore figliuolo di Venere celeſte , & non

della volgare , il quale dona i coſtumi& le maniere à Cupidu ,

che ſecondo Apuleio nell'Aſino d'oro lo forma belliſlimo che dor

me , con la chioma d'oro, con le tempie lattee , con le gote ver

miglie , con gl’occhi cerulei , co' capelli tutti inuolui in vn modo,

crefp
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Creſpi & fuentolanti, per lo cui ſouerchio ſplendore il lume del

la lucerna di Pſiche s'abbagliaua, & con l'ali che per gl'omeri biá

cheggiauano d'vna luce grande , con lepiume tenerine & delica

te , che tremolando ſpuntauano moſtrando vna eſtrema laſciuia .

Il retto del corpo era candido ,molle& delicato , di tal ſorte che

Venere non li poteua pentirc di hauerlo parturito . Ec di queſta

forma oltre gl'altri rappreſentati in figura anticamente , fù
quello

già ſcolpito dimano incerta, il quale fù gia nella Curia della Diua

Otrauia , c'haueua in mano le armi di Gioue, & ſi tenea di certo

che foſſe il ritratto d'Alcibiade
Atenieſe mentre era fanciullo bela

liffimo ſopra gl'altri. Fra i moderni i principali nel far queſti Cu

pidi, ſono itati Raffaello , il Mazolino, & il Corregio . Ma in al

tra forma lo rappreſenta
Franceſco Barberino , come referiſce il

Boccacio . Percioche lo fa con gl'occhi velati con vna benda , co

piedi di grifo, circondato da vna faſcia piena di cuori . Ec in alcri

modi , altri to pinſero cieco , o velato , altri con viſta acutiffima

& parimenti leggiadretto
, gracile, fieco e colorato di color di fuo

co, con l'acco , le ſaette; & il turcaſſo dorato, li come lo dimoſtro

Moſco Poeca Greco tradotto in noſtra lingua da l’Alamani . Er il

Petrarca coli lo delcrifle .

Sopra un carro di fuoco vn garzon crudo ,

con arco in mano , e con faette àfianchi,

Soggiungendo poi ,

Sopra gl'omeri hauea fol due grandali,

Di colormille e tutto l'altro ignudo ,

E in queſta forma fù dipinto dal noſtro Ticiano appoggiato ſopra la

ſpalla di Venere ,la quale appreſenta con le altre ſtagioni, la pri

mauera ornatadi verde , co'l ſpecchio in mano& licolőbi a pie.

di di Cupido , fi comedal diuin Michel Angelo fu ſcolpito in mar

mo in Romaá Giacobs Galli .

Della forma di Mercurio. Cap. XI.

V Sando gl'Etnici di formare Cotto diuerfi nomi, diverſe ima

gini d'un Dio ſecondo le coſe che gli voleuano attribuire

nacque che àMercurio Principe della ſeconda sfera , ſecondo che

hora gli attribuiuano la cura del guadagno , hora della fauella , &

hora de i furti diedero diuerſe forme. Ma la più vſitata & vera ſua

imagineera quella che lo moſtraua mellaggiero delli Dei & Dio

del guadagno ; benche Iride foſſe particolare meſaggiera di Giu

none
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none che annuntiaua le coſe cattiue. Queſta forma era d'un gio

uanc che appena ſpuntaua la barba , con due alette ſopra l'orcc

chie in vn capellerto , tutto ignudo , ſe non che da gli umeri gli

pendeua didietro vn panno non troppo grande , che teneua con

la deſtra vna borla appoggiata ſopra ilcapod'vn becco che gli gia

ceua à piedi , inſiemecon vn gallo , & nella liniſtra il Caducco

con gli talari a piedi che erano le penne, licome fanno fede,Ome

ro, Virgilio & inolti altri . Gli Egittij che furono i primi a formar

lo in queſtaguiſa , fabricarono ilCaducco in modo d'vna verga

dritta con dueſerpenti intorno l'un maſchio & l'altra femina an.

nodati inſieme nel mezo , ſi che faceuano quafi vn'arco dalle par

ti di ſopra delcorpo ;& veniuano à 'cógiungerele bocche nella ci

ma della verga , auuolgendo lecode intorno alla medeſima verga

di ſotto , onde vlciuano fuori due picciole ali .Et queſto era ſegno

di pace onde loleuano portarlo gl’Ambaſciatori che arreccauano

pace , & perciò erano detri Caduceatori . Ora le pennein capo fi

gnificano la fauella, perche nel parlar ne volano le parole; & per

che da queſto Dio furono trouare le lettere con la Muſica , Geo

metria , & Paleſtra . Fù ancora formato in figura quadrata, & ta

le era poſto per le ſcuole , come fecero gli Arcadi ſecondo che ri

feriſce Paulania . Galeno lo diſegna giovane bello , fatto non ad

arte , ma naturalmente allegro in viſta con occhi lucidi ſopra vna

quadrata baſe, moſtrando la ſaldezza della vircù à ſcolari, chenó

temela ingiuria della fortuna . I Greci altreli chiamandolo Mer

curio Cillenio cioè ſenza membri eccetto che la teſta, lo faceuano

alle volte come un dado ſenz'altro membro fuor che'l capo mo

ſtrando in queſto , che la forza del parlare , non ha biſogno d'al

tra parte delcorpo . Come à Dio dc' mercatanti, a' quali fa bilo

gno laper ben dire le ragioni ſue, gli furono porte l'alia' piedi

che ſignificano , come dice Fulgentio , il corſo di quelli che tra

ficano chenó ſtanno mai ripolati,ma ſempre deſti & eſſercitati ne'

negotij loro, & per il gallo li accenna la vigilanza che ſi ricerca

nc ' ſcientiati. In Corinto , fù vna ſtatua di lui fatta di bronzo , la

quale ſedeua con vn'agnello à lato ; & appreſſo i Tanagrei popoli

della Bcotia vna che portaua vn inontone in collo perche in cal

modo andádo attorno alla lor Circà l'haueuano liberata dalla pe

ſtilenza . Vn’alıra ne fi portata d'Arcadia per offerire al Tempio

di Gique Olimpio , la quale era armata con vn'elmo in capo, & ue

ftica con vnabreue velticciuola da ſoldato , portando vn montone

ſotto il braccio . Gli Egittij lotro nome d’Anubi lo dipingeuano

col
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€o'l Caduceo inmano , con la faccia hor negra, & hora dorata ;

che alzaua ilcollo di cane , & con la deſtra ſcoteua vn ramo di Pal

ma : ne per altro gli fecero il capo di cane , che per moſtrar la

ſagacità che da lui viene eſſendo il cane ſagace al pari d'ogn'altro

animale . Gli antichi Franceli per dare à diuedere la forza dell'ex

loquenza lo fecero in tal forma quaſi di Ercole , il quale adoraua

no per Dio della prudenza , & eloquenza; & cra , come riferiſce

Luciano , vo vecchio tutto caluo, ſe non che pur hauca alcunipo

chi capelli di color foſco in viſo , tatto crefpo , veſtito di pelle di

Leone, che nella deſtra teneua vna mazza , & nell'altra vn'arco ,

con la faretra pendente da gli omeri; & all'eſtremno della lingua

attaccate molte catene d'oro & d'argento ſottili, con le quali li trå

heua dietro per l'orecchie vna moltitudine grande di gente , che

lo feguiua voluntieri . Apuleio , raccontando il giuditio di Paris

de , rappreſentato in Scena, fà che per mercurio compariſce va

giouane tiitto nudo , fuor che il collo annodaro intorno d'un pan

no che gli pende giù dall'omero liniftro , bello & vago, nell'aſpet

to con biondi & creſpi crini , tra quali erano alcune penne dorate

poco da quellidifferenti, che à guila d'ali , ſpuntauano fuori , &

co'l Caduceo in mano . Marciano Capella lo deſcriue di corpo bel

lo , giouane grande, & lodo , il quale comincia á ſpuntare alcuni

pelucci dalle guancie , coperto lolamente gl’omeri & ' nel reſto

ignudo; ne famentionealcuna d'ali ne di Caduceo ; ma ben dice

che moſtra d'eſſere fpedito & clercitato aſſai nel correre , & nella

lotta, gioco ritrouato da lui. Quando lo figurauano per la ragio

-ne , & per quella luce che alla cognitione delle coſe ci è ſcorta, gli

poncuano a canto il gallo che ſignifica la vigilanza la qual deue

eſſere ne gl’huominich'attendono alla dottrina, alli quali pare

che ſia cola degna di biaſmo, dormendo conſumare tutta la not

te ; conciolia chequeſta ragione & luce non vuole che ſtiamo coli

lungamente ſepolti nel ſonno, ma che poſcia che ſono rinfranca

ti gli spirti , ritornino alle víate opere ; & alla conſideratione del

le coſe.In certa parte dell'Achaia, autore Pauſania,fù già vna ima

gine di Mercurio ſopra la via in forma quadra con la barba & co'l

cappello in capo ; le qualiſtatue quadrate per il capo folo , & il mé

bro virile diritto che haueuano , moſtrauano che il Sole che per

quelle era figuraco è capo del inondo & ſeminator di tutte le coſe ,

& per i quattro lati le quattro parti del mondo oucro le quattro

ſtagioniilchelignifica anco la Cetra di quattro corde, datamede

fimamente à Mercurio . Queſto Dio ficome ambaſciatore è finto

andare
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andare fouente all'inferno à riportare ambaſciate da Plutone , com

me li vede appreilo di Statio ,dou'e Plutone adirato lo mandad i

Dei del Cielo adirato , perche la luce del giorno cca ſceſa nel fuo.

regno) oue e perpetuamente,quádo fi aperſela terra per inghiot

tire Anfiarao nella guerra Thebana. Claudiano parimente finge

cheilmedefino lomandaa Gioue a domandargli moglic ; &per

queſto vuole Macrobio cheMercurio ſia il Sole, poiche di Ciclo

fcende nell'inferno , & dall'inferno rimonta in Cielo ,come fa il

Şole ; Frà tutje le nationi del mondo non fù maichi adoraſſe que

fto Dio con maggior cerimonie di quello che fecero i Galli alqua

le creſſero oltre molte altre ſtatue in Aruenia quel famoſoColoſſo

di cui ne fùfabbro Zenodoro, il quale paſsò di bellezza tutti gl'at

in Coloffi di quelcempo . Gli habitatori di Lilimachia gli fecero

fare daPoliclero famofiflimo ( tatuario , vna ſtatua belliſſima, che

fu poi portara a Roma nell'andito di Tito Imperatore , Fù anco

formato che nutriuaBacco nella ſua infancia , ſicome fa fede quel

la belliſſima ſtatua di rame che fece il primo Cefilodoro; & d'alcra

maniera lo elpreiſe Pilicrate , & altri fecondo quello che voleua

no che ſignificaffe. Ma non iftarò iu queſto luogo a far mentione

di tuttigl'ufficij & ſignificationi d'ornamenti chedagl'antichi gli

furon dari, o degl'efferci, ſecondo iquali diuerfiffime frà loro fu.

rono le altre ſtatue & imagini che gli fabricarono gli habrtanti di

Cilleno monte di Arcadia ,doueprimamente fù adorato , gli Her :

mopoliti, i Memphiti, i Coreni,i Marmarici , gl'Elamiti, gl'Hirs

cani, gl'Armeni, gli habitatori di Treceri Città iquali lo adora:

nano formato diferro ſoſpeſo in mezo il Tempio da pietre di ca

Jamica , & molti altri ; de qualitroppo lungo larebbe il dire . Ba

ka,chelin altempo di Santo Paolo, & Bernabå,era tenuto in rius

renza apprelfo dei Liſtri di Licaonia , conciolia cheper l'opese lo

10 miracoloſe vollero adorarli,& offerirgli facrificij.chiamando

Barnaba Gioue,&Paolo Mercurio comeprudente, & cloquente ,

come ſi legge ne gl'arri de gl'Apoſtoli .

1

---, 1.st.: Della forma della Luna ! Cap. x11...

A Luna primierainente la dipingeuano gli antichi in forma di

giouane veftica , con due brcui corna in capo, perche la vedeuk

no in cielo coranta lempre ch'ella era ſcema,& la poncuano lo

pra vna carretta di due ruote , per moſtrare la velocità fua oucro

il corſo diurno , tirata da duecaualli come dice Iddoro l'vno ne.

gros
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gro , & l'altro bianco , perch'ella non ſolamente parepare di notte,ma

ancodi giorno . Alcri gli poneuano vn inulo comeFeſto Pópeo ,

alludendo alla natura ſua fterile come quella del mulo , che non

genera ;altri due ceruibianchi forro nome di Diana come û dirà

parlando delle Ninfe de' Monti; & altri due giucnchi , come di

ce Claudiario , & Auſonio Gallo, eſſere ſtato in EginaCircà di Gre

cia in vn Tempio àlei confacrato dou’era chiamata Lucina come

ancora la noma Oratio , dalla humidità ſua per la quale li moltifa

fica il : vente della donna , onde facilmente s'apre nel partorire.

Scriue Pauſania che della era vna ſtacua coperta da vn forriliTimo

velo , eccetro le mani i piedi &la faccia ch'erano di marmo, & ned

deual'una mano, &con l'altra portata vn'acceſa face, per denoca

te ch'ella cca apportatrice della luce à naſcenti fanciulli, porgen

do loro aiuro ad vſcire del ventre della madre. Diſegno già Mar

co Tullio vn fimolacto di Diana , che tolle in Sicilia alto & gran.

de con veſte che lo copriua cutco fin'à i piedi giouane di faccia , &

di virginale afperto ; che nella deltramaño portaua yna facella ar

dente ,& tencua vn'arco nella ſiniſtra ; à cui le faette pendevano

da gl'omeri. La face accela accennaua ch'ella tilucendo di notte

era guidaà viandanci ſi come tennero gl’Arcadi, i qualı;come ſcri

ue.Paufania,nehaueuano vn ſimulacro di metallo che chiamava

no di Diana guida & duce :& l'arco con le faette moftraua le acu

te puntaredei dolori che ſentono le donnenel partorire, per ilche

vlarono di fargliele quali ſempre. Fula Lunaſotto ilnomedi Dia

na adorata comeDea cacciatrice ; onde ne la formarono in habi

to di ninfa tutta ſuccinta con l'arco d'oro in mano , & con la fare

tra piena di ſaetre al fianco ; le poleró i cania'lato , & le diedero

vna compagnia di alcune ninfe cacciarrici : Gli Arcadı, come rife

riſcePavlania, la fecero veſtita di vna pelle di cerdocon unafare

sia pienadi ftrali pendente da gl'homeri che con l'una manopor

• ' jaua vna lampada, c-con l'altra due terpenti ; & a lato gli ſtava yn

cane da caccia . Era veſtica di pelledi ceruo , perche gl'era dedica

to ; ne Tempio alcuno della Luna li trouò mai appreſto gl'antichi

doue non foilcro appeſc corna dicerui. Cofi la dipinge Claudia

no per Dea cacciatrice in queſtı pochi verfi.

in Men fera afai, ma più leggiadra , e bella

or! '' . Diana era ch’in lei gli occhi e le guancie

río . Parean 'di Febo , lo splendor , cl felo

: Sol chi foſſe di lor ſcoperto haurebbe .

L'ignude vraccia dicandor celeste sitiewe

Splena
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splendeanle , e ſparſe dalle ſpalle al feno

Scherzando ſenegiano i capei ſciolti.

L'arcoallentato ele quadrellaal tergo

Pendean e.da dua cinti ben riſtretta

Laſottil veſte con minute falde

sin ſotto le ginocchia diſcorrea .

Nel Tempio di Giunone appreſſo l'arca di Cipſello fu ſecondo Pau .

fania , vna figura d’oco di Diana con l'ali à gliomeri ,la qualepor

geua con la deſtra vn dardo , & con la finiftra vn Lcone.Sotto no ,

me di Trivia ouero di Hecate fù anco riputaca Dea ,che haueſſe cu

ra& ſteſſe alla guardia de i Crocicchi delle vie , che da diucrli luo.

ghi végono à côgiongetli inſieme, & perciò fauoleggiaronoa poco

ti ch'ella haueua tre faccie , onde Ouidio dice ini

Vedi che con tre facçie Hecate guarda

Tre vie che poi riefcon tutte in vna .

Ma Virgilio la domanda Trigemina, Triuia , & Triforme ;come ana,

cora la chiamaSeneca , volendo coſi moſtrare i variaci aſpetti cho

di ſe ci fa vedere la Luna , & che la forza lua non ſolamente ha foc

za in Cielo doue la chiamano Luna ; ma in terra oue la dicono ,

Diana & fin giù nell'inferno oue l'addimandano Hecate& Protec

pina , Imperoche è creduca ſcender nell'inferno tutto quel tempo

che à noi Ità naſcoſta ; & cofi la formarono in tre modi : il priino

era con veſti bianche & dorate, & con la face acceſa in mano ,di

norandola quando comincia a dare il lume à mocralı , porge.

re con quello accreſcimento alle coſe ; il ſecondo era la ceſta nel

la quale porcauano le ſue coſe ſacre, dinotando quando ha già la

mesà di tutto il lume , per il quale ognidi creſcendo li maturano

i.frutçi , checon le ceſte fi cogliono; & il terzo craconvelti che ha

ueuano del foſco co'l lauro , & il papauero moſtrandola quando

ha compito il lume; perche per il lauro li moſtra la virtù chedal

Sole piglia, & per ilpapauero la moltitudine d'anime,lequali cre

deuano eſſere nel ſuoorbe ; quali che quel folle vna gran Ciocà di 3

popolo , concioliache il papauero per hauere icapi ludi tagliacin

cima come ſono lemura delle Cicca & raccolto in ſe vn numero

grande di minuti granelli,figura quaſi come un gran nomero di

perfone voito nella Città . Narra Paulania che in EginaCittà de

Corinthi Hecate era adorata più di tuta gl'altai Dei & che quiui ch

la hebbe vn fimulacro di legno fatto da Mirone con vna faccia ſo:

la , & il reſto del corpo à guila ditronco , come che non foſſe fat

ta ſempre con tre faccic : ccredeni che Alcamenc primo di face

gl'alta
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glaltri tale le faceſſe à gliAthenieſi': Delle tre teſte adunque che

kebbe il fimulacro di Hecate , l'una era di cauallo l'altra di cane ,

& la terza di mezo huomo ruſtico ſecondo alcuni,& ſecondo altri

di cinghiale che forſi meglio li confa di quello che ſi dice della Lu

na ; la quale conſiderata quando ſparge il lume ſopra noi è chia

mata Diana , ę cacciatrice, il che ſi pud intendere per lo cinghia

le ; perche egli Atà nelle ſelue ſempre, & nei boſchi, li come la te

ſta del cauallo animale veloce ci da à diuedere , ch'ella circonda

velocemente ilCielo ; & quella del cane che è la medeſma quando

a noifi naſconde , & perciò fà creduca Dea dell'inferno& chia

mata Proſerpinapercheil cane li da al Dio dell'inferno. Vn'altra

ſtatua di fer fù già comeſcriuc Euſebio in Appollinopoli Città di

Egitto , la quale moſtraua ch'ella non ha luce da fé ,mala riceue

dal Sole; percioche era fatta in forma d'huomo tutto bianco con

capo di ſparuiero , Concioſiache la bianchezza moftra che la Lu

nada ſe non ha luce , ma da altri la riceue cioè dal Sole, che gli da i .

ſpirto ancora e forza il che ſignifica la teſta dello ſpatuiero , pero

che queſto vcello come di Topra ſi e detto e conſacrato al Sole .

Conformeà queſto gl'Egittij faceuano Ilide veltita di negro , per

möſtrare ch'ellada le è vn corpo foſco& oſcuro; la qual non era

altro che la luna come chiaro li conoſceua dalla ſua ſtatua fatta có

le corna , con vn cimbalo nella deſtra mano , & nella finiſtra vn

vafo ; & come dice Seruio , d'alcuni' fà anco tenuta per il Genio

dell'Egitto , & per la Terra , & per la natura delle coſe che al Sole

fta ſoggetta. Ondenacque che la fecero tal uolta tutta piena & ca

rica di poppe , & nella deſtra mano gli poſero vna nauicella,& ne

l'altra , l'abrotanoherba & in capo vna ghirlanda della medeli

maherba;& la coronauano di vn ſerpente, Onde dice Valerio

Flacco :

Il capo ba cinto di ſerpente e porta

Il riſonante cimbano con mano .

Er cale altreli la dipingeOuidioquando la fa apparire in ſogno a Te

fetula , frà alcuni altri Dei dell'Egitto, Anubi, Bubafte, & Api.Ma

laſciando le facelle diCerere l'arco di Diana , i timpani di Cibele,

la figura ceiforme con le corna in capo , la cerua con i cembani ,

chenell'orbe della Luna favedere à Filologia Marciano , li come

coſe che ciaſcuneda ſe ſignificano la Luna; Apuleio mentre chie

gli era alino dice che dormendo gli parue vedere queſta Dea, che

con riuerenda faccia vſciua del mare ,& à poco a poco , ſcuopri

va turto al lucido corpo ; & hauca il capo ornato di lunga & folca

chioma
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chioma licuementc cieſpa,cheper il bel collo Gi fpargeúa, cinta de

bella ghirlanda di diuerfi fiori ; & nelmezo della fronte portaua

cotia cofa coronda ſchiacciata & liſcia che rifplendeua come ſpec

chio ; & dall'unaparte & dall'altra gli ſtauano alcuni ſerpenci, lo

pra diquali erano alcune poche fpighe di grano ; & che la veſte

di diaetli colorı ,era di ſottiliſſimo velo hora bianca hora gialla , &

dorara , hora infiammata , & roffa; oltre vn'altra tutta negra,me

perd chiara & lucida , coperta quali cutca da riſplendenti ſtelle ;

nelmezo dellequalieravna Luna ruota riſplendente,con attaccari

intorno alLembo in belliflimo ordine, fiori & frutti d'ogni force.

Er di più porraua nella deſtra manocerca cofa di ramefacca in gai

ſa di cimbalo , che ſcotendo il braccio faceua aſſai gran fuoco ,&

& le pendea dalla ſiniſtra vn dorato valo, cuifaceamanico'vn fers

pente chediveneno parea curto gonfio , & a piedihauea certo oro

namentofarto di foglie di palma. Della qual forma eflendo l'ow

{poſitione da ſe chiara per l'altre già dare lenza fermarmiuiverrd

a dice come dalle operationi della Luna gl'antichi , & maſſime gli

Egirtis , volendo moltrare , ne' viandanti contanza contra la tan

chezza la figurauano informa d'huomo apoggiato ſopra un baſto

nc con vn vccello ſopra la teſta, & dinanzi vn'acboro fiorito.Et pce

ſignificare l'accreſcimento delle coſe che naſcono nella Terra ,

& ta reliſtenza contra i veneni , & le infirmità puerili la formaua .

no in atto di donna cornuca che caualcaua fopra vn coro oſopra

vn dragone di lette teſte , o fopra vn braccio che tencua nella ma

no dritta vna lacita , & nellaliniſtra vno (pecchio , & in capodue

ſerpenti auiticchiati alle corna,& ad ogni braccio vn ferpente ciru

condaro, & fimilmente ad ogni piede : Hebbero già quelli di Chio

vna ſtatua diğſtaDea pofta in alio di cui la faccia à chi entraua pa

reuamefta ,& a chivíciuapareua allegra. Vn'alcra n'hebbero gl'is

lei che moſtrauano con grandiſſima folennica', fatca da Bupalo &

Anthermo, & vn'altra in Sicioneſcolpita inſiemecon Apolline da

Dipene, e Scilio Cectéh .Finalınente fra tutti gl'altri popoli genti

li i Tauricidi Scichia gli fabricarono diucrſe ſtatue ſecódo gi'offi

rij luoi diucrfi & coli quelli di Efelo appreſſo à quali tutta l'Alia

fece fare in trecenio anni quel mirabilitlino ſeinpio del quale nc

fù inuétore Teliphone Gnolioouero Archifrone & Apelle dipinle

Aleſſandro co'l fulmine, & ła pompa di Megabízo Sacerdote ,del

Tempio,ilchoro di Diana fra levergini.Oltre di ciò quelli di Nice

na dopo che fu ammazzato Thoanre, Re della Taurica , l'adora,

iono nella tacoua rapico da stigenia& Oreſte,hauendocambiate
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il coſtume de i ſacrificijapprello di Aritia;i Magnoli popoli diTef,

ſaglia ;i Ciccadini di Pila dell'Achaia, i Pergameni di Panfilia , gli

Arcici, & Careni,appreſſo i quali li adoraua ſotto fello dịmaſchio ..

i Romani nel Tibure & Auentino Monte , gli Scithi . che lotro no .

me di Scithia , gli dedicarono quel famoſiſſimoſtagno chiamato

Diana,i Beotij,che gli lacrarono il fonte Gargafia, nel quale fin

geche Arccone,vedelle Diana con le Ninfe ignude;& gl'Ethiopi,di,

Fenicia ,iquali come narra Eliodoro , ſoleuano hauerla in cáta riue,

réza che fuori di Meroc, niuno era riputatodegnodi ſacrificarglis

fuor che la Regina del paeſe,li come il RealSole: E queſto è quá

to n'è paruto degno d'effere notato delle forme della Luna , laſcia

da adietro le bizarre & ſtrane forme che di lei fecero i Bichinij , i

Frigiji Numidi,& quelli di Colcho di Carchedonia , & di Cartagi

ne, & quella belliſſima & mirabıl ftatua che fece Timocco coſi ben

inteſa,allaquale Aulanio Euandro ripoſe il capo douendoli porre

à Romanel tempio diApolline.

Della formadi Vulcano Dio delfoco. Cap. X111.

N
ne & continua variabilità ; la prima sfera ſotto la Luna e quella

del focho della quale pinſero gl'antichi eſſere Dio Vulcano, & pol,

fero che da lui procedelle la virtù & poter del foco . Onde gli fe

cero vna ſtatuain forma humana cóvn cappello in capo dicolor

celeſte in ſegno del rauuolgimento dei Cieli appreſſo iquali tro

uali il fuocovero, puro, & lincero : il chenon li può dire diquel.

lo di qua giù , il quale da ſe ſteſſo non li mantiene ma ſempre hà

biſogno dinuouamareria che lo nodriſca & ſoftenti.E quindi nac

que anco che li finſe Vulcano zoppo perche cogi ſembra la fiam

ma , la quale ardendo non aſcende per ildrieto,mafu córce, & qua:

Gi G dibatte hor in vna & hora in altra parte perche non è pura &

leggiera come le farebbe biſogno ad alcendere alluogo ſuo. Lo fc .

cero di più negro nel viſo brutto & affumicato per tutto il corpo ,

come appunto ſono i fabbri; alle volte nudo & alle volte no nudo,

ne veltiro,ma ſolamente có certi ſtracci intorno . Scriue Eliano che

gl’Egittij gli conſacrarono i Leoni, per eſſere queſti animali dina

tura molto calda,& focola : onde è che per l'ardore che hanno di

dentro temono allai quando veggono il fuoco; & fuggono il gallo

per che ha in ſemaggior caldo che nonhanno loro ; Dice Aleſſan .

dro Napolicano che in Roma al Tempio di Vulcano Itauano ica

ni,
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pi,comecuftodi, & guardiani,chenon latrauano mai ſe non quan .

do alcuno foffe ito per inuolare alcuna coſa.Et cofi leggiamo ana

cora che appreſſo Mongi bello in Sicilia i cani guardauano il Ten

pio di Vulcano, & laſacra feluache vi era d'intorno.Gl'Egittij heb.

bero appreſſo di loro ; vna ſtatua di queſto Dio che teneụa con le

mani yn topo,perchedicono che già egli mandò yna grandiffima

copia di copi fra gl'Arabi nemici de gl'Egittij, che gl'haueuano tol

to gl'archi gli ſcudi, le briglie de'caualli & altre Gimil cole ; per il

che gli conuenne fuggire : ouero ancora ſecondoPlinio , perche i

topsmoltiplicano grandemenre quando i tempiſono aſciuti. Ma

tornando à Vulcanagli diedero ipoeti permoglie Venere perche

la generationedelle cofe ſignificato per Venere non ſi fa ſenza ca ;

lore , il qualeè proprio del fuocointeſo per Vulcano . Fù finto el

fer fabro & che facelte le ſaette ad Amore ; l'arme ad Achille,la ca

ronadiAriadna s la collana di Erminione le faette & i folgori, co

quali furono diſtrutti i Titani ; le armi che.Venere diede ad Enca ;

& la sere con la qualeprele Marte colto conſua moglie inadultos

€10.Fù chiamato con altro nome cioè Mulcibero, & fù cenuro pas

dre di molti figliuoli. Trè fabri gli furono attribuiti chiamatiBron

te,Sterope, & Piragmone. Idue primi dinotano gl'accidenti della

factta , per che Bronte fignifica tuono il qual naſce dalla fratcions

& romper violento della nuvola,nella quale è acceſo il vapore.Sec

cope. fignifica il baleno che nonè altroche il lampeggiare del fuo

co, che appariſcenella rotta nuuola ; & Piragmoncaccéna gli ftro

menci fabrili;perciò che pur ſignifica il fuoco& agmó l'incudine.

MaHefiodo in vece diPiragmone lo chiama Arpela, à denotarla

violéza della ſaetta,la qual d'ogni coſa fa ſtrage & rapina da la pa

cola Greča chevuol dir rapire.Er qualúque deſidera di vedere for

mata queſta fucina có Vulcano&i fuoi fabri & altre géci intorno

vegga la ſtampa che vien fuori dimano del Bologna , nella quale di

potrà eſaminare tutta l'arte che ſia poſſibile à moſtrare in queſto

propoſito; & anco quella del Mazzolino doucli vede Martes Ve

nere che li giacciono inſieme.

Della formadi Giunone Dea dell'aria do delefue Ninfe. Cap. XIIII.

uchi,affermache per Giunone s'intendeua l'eleméro dell'aria ;

& che ſotto il nome di lei quelto elemento fù longamére adorato.

Queſta Dca fù figurata in diuer le maniere conforme à diuerli ef.

effecu & ufficij chegli arccibuiuano . Imperoche leggiamo che fa

UO 2 chiamara
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chiamataRegina de i regni & delle ricchezze , & allora ſeconde

Folgencio, fiformaua'co' capo velato ,& con lo fcettro in mano .

Perciò tennero ancora ch'ella foffe il medeſimo, che la Terra ,G.co

me:tencaano cheSaturno foſſe il Creatore delle coſe, & Opila mz

teria , & per conſeguenza ella ſua figliuola,nella quale ogn'uno sa

che ſtanno iRegnidelMondo . Perciò era adorata come ſignora

de i regni; ilche dinotauano con lo ſcettro & per la medeſima rao

gione perlighora dellericchezze ; percioche li come nelle ſue vi

Icere riene tutti i metalli, ilche G accéna per lo capovelato coG neb

la ſuperficie,hale biade i fructi, & gli armenti, ne quali conſiſtonos

le ricchezze terrene.E quindi fùtenura anco Dea de i matrimonija

percioche ſi contragono co'l mezo delladoce. Ma laſciando di cer

ear più oltre de i nomi ſuoi,e venendo alla ſua forina ella li vede

nelle medaglie di Fauſtina, farca in forma didonna d'erà già per

fecta ,veſtita in habito di matrona, che nella deſtra mano tiene vna

fazza, & meza aſta nella finiftra; conciolia che alte volce di pacifica

kè moftrata terribile, & di quicta feroce,come quando nella guera

sa di Troia hebbe ardire di andare in battaglia contro Troiani ina

fiemecon Minerua, come racconta Omero ; il quale cosi delcriue

il ſuo cardo : c'hauca di ferro quel legno che attrauerſo lo loſtiene,

le ruote di rame, con otto raggi , & i cerchi che lor vanno intorno

d'oro cinti di ſopra di rame,& quel corpo onde efcono i raggi fre .

giato d'argento & di ſopra doue ſtaua la Dea , vna fedia facta con

corregge d'oro , & d'argento , iltimone d'argento , il giogo d'a

ro , & gl’ornamentidei caualli , che allhora gli faccuano , più di

meſtiero cheiPauoni, parimenti d'oro . Virgilio medefimamen

sogli da il carro , & l'arme, quando dice ch'ella amaua cofi Car

sagine chevi tencua il ſuo carro,& l'arme. Le Ninfe che la feruius

no furono tenute quattordici per alludere ad altrettanti accidenci

che per cagioni diuerle ſi generano nell'aere,come la ferenità, l'im

pero de' venci,le nubi,la pioggia, la tempeſta, la rugiada, i folga

si ,i cuoni, le comete,l'arco celeſte, i vapori infiammati,i baleni,& i

nuuoli. Tuttauia alcuni ne aggiungono alcun'altre , per accennare

altre cofe appartenenti alla terra . Di tutte la più familiare che fa

gli attribuiſca da iPoeti,ė Iride meſſaggiera che significa l'arco.com

Leſte, la quale fù figliuola di Taumante , che vuoldire ammirartio

ne,perche nel ſuo apparire,pare inarauiglioſa per li colori , che moi

Atra,licome le ricchezze fanno marauighare gli ſciocchi, le quali

così coſto ſe ne váno,come roſto vediamo ſparire Iride. Queſta da

gl'antichi fù figurata in habito di donna co veſte di colori diuerly,

& tall’hora gialla,tutca fuccinta, per ellere più preſta ad elequire li

com:
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comandaméti di Giunone ; alla quale fù poi dato il pauone in ţa .

tela perfar paleſi le qualità dei ricchi, percioche si come ilPauo

ne come dice il Boccacio è vno vccello che grida , coli il ricco con

altiere voci ſi vante : & fi come il pauone habica sopra i tetti, &

ſempre ſaleſopra i più alti luoghi degli edificij, coli il ricco lem

pre ricerca le preeminenze & non eſſendogli dare , ſe le vſurpa, ol

te di ciò il pauone è ornato di belle piume, a diletta di lode & di.

maniera ſi trahe a vagheggiare ſe ſtelto , cheriuolge in giro l'oca

chiuta coda , & laſciaignude le parti di dietro piene di lezzo. Dal

che ci vengono ſignificate la porpora dei ricchi , la veſte d'oro ,

la gloria vana; la ſuperba pompa , & le orecchic inchinate alle

adulationi , onde bene ne naſceche la lordura loro, che altrimen

tiforſe farebbe ſtata naſcoſta , fi ſcopre & ſotto quello ſplendore

appare vn cuormiſero ,cruciato da anſioſi penſieri ; la dapocagi

nela pazzia , l'inettia de i coſtumi , le ſporciticde i vitij , & molte

volte i corpi fracidi dal lezo . Ma per tornar al primo non ſola

mente à Giunone fu dato il pauone,ma ancora come dice Eliano ,

cerra ſortedifparuicro & auoltoio,delle penne di cui gl'Egittij.co

ronauano la ſtatua d'Ilide . Et per ſegno di nobilcà & d'antichità

di caſato ,le ali di queſto vccello ſecondo Aleſſandro Napolicano ,

erano da loro attaccate ne iprimiingreſſi delle caſe loro . Marcia

noCappella volédo rappreſentare nell'imagine di Giunone le qua

lità dell'aria con tutto ciò che quindi ſi genera, finge ch'ella ha il

capo copertocon cerro velo lucido & bianco,lopra cuiha vna co .

rona ornatadi pretioſe gemme , come è il verdeScitide,l'affocato

Cerauno ; & il bianco Giacinto , poſtauı da Iride che ha la faccia

quafi rilucente , & alſai 4 aſſomiglia al fratello ,ſe non ch'egli è ſem

pre allegro , ne fi rurba mai, ma ella li muta in viſo, & moſtra allo

volte la faccia nubiloſa . Gli dà la veſte poi di ſotto ſembiante al

vetro chiara , & lucida , ma il máto di ſopra oſcuro, & caliginoſo,

in modo però che ſe da qualchelume è tocco riſplende. Gli cinge

leginocchia con vna faſcia di colori diuerli che tallhora riſplende

con vaghezza mirabile , & callhora così fi affotiglia chela varierà

dei colori più non appare . Le ſcarpe fa che ſiano di colore oſcu

ro , & c'habbiano le luole cohi negre , che rappreſentino le ceno.

bre della notte ; benche Heliodo& gl'alcri poeti le fingono dora

te , nella deſtra mano fa che tiene il fulmine , & vn timpano, nella

finiſtra . Scriuc Pauſania che già in Corintho fù vna hatua gran

dedi Giunone fatto d'oro& d'auorio di manodi Policleto, laqua

le haucua vna corona in capo doue con mirabile artificio crano in

tagliato
Oo 3
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tagliatele hore , & le gratie; & nell'unamano tencuavn pomo gra

dato , &nell'altra vn (cetiro , cui taua ſopra yn cucco . Perche

finſero i poeci che Gioueinnamorato vnavolta di Giunonefican

giò in quelta vccello ,&ella daſcherzo lo piglið ; onde egli hebbe

poi copiadi lei. In Luciano ſi legge che quantunque la Dea Siriai

tanto riucrica in Hieropoli Citra dell'Alicia foſſe Giunone, niente

dimeno la ſtatua , che cra nel ſuo tempio la rappreſentaua nó vna

fola , ma molte ; conciò foſſe che vi ſi vedeuaalcuna coſa di Pallas

de , alcuna diVenere , di Diana , di Nemeli , delle Parche , & di

altre Dec ; percioche ella ſtaua ſedendo ſopra due Lconi , & nell'a

na manoteneuavn ſcettro ,& vn fuſo nell'altra, & in capo haue

ua alcuni raggi , & alcune altre coſe che à diuerſe Dec crano ats

tribuite . Diquicaua Luciano che Giunone fu vn nume diuers

ſamente adorato ſotta diuerſi nomi; & di quì è che alcuni antichi

la fecera di corpo mondo,& paro , hauendo riguardo al corpo

della Luna . Il che ſeguendo Homèra la doue dăa ciaſcun Idolo

yn membro particolare; fa cheGiunone habbia le braccia bian

che , & belle ,& altri gli dedicorono il ciglio , li come Conſerua

core della viſta ouer luce che viene da lei per gl'occhi, Apuleio

quando rappreſenta in Scena il giuditio di Paride in altro inodo

anco la figurò quandodice che vſeà fuora vna giouane che à Gius

none ſi alfomigliaua di faccia honeſta co'l capo cinto di bianco

diadema , & con lo ſcettro in mano accompagnata da Caftore&

daPallucc, i quali haueuano in capa vn'elmo co'lcimiero di vna

ftella . Er perche eglinoſogliono moſtrarli in aria apportando bo

nacciaà nauiganti, & l'aria vien lignificata per Giunone, furono

à ragionc da Apuleio poſti in compagnia. Queſti fratellicomedi

ce Eliano ſoleuan formarſi grandiſenza barba , tra loro fimili,con

vefte militare intorno , con le ſpade à lato , con le altein mano, &

in vece delle ſtelle gli erano ancora poſte alcune fiammece, ma

ſecondo Feſto Pompeo portauano i capelli in capo. Apprelfo fi co

sonaua Giunonedi ghirlande di gigli chiamaci role di Giuno .

ne , perche tintu dal ſuo latte diuentornobianchi, quando vna vol

ta Giouementre ch'ella doriniua leattacò Hercolefanciullinoal

le mammello , accioche nodrendolo delſuo latte, non lo haueſſe

poi in odio . Ma quelli fucciando troppo auidamente , deſto la

Dea che riconoſcendolo ſubito lo ributtò in modo che il latte G

fparſo per il Cielo, & quiuicagionò quella bianca liſta che vi ſi ve

dela quale dagli Aſtrologi è detta vialattea), & parte ne cadde giù

in terra , onderimaſero i gigli coli cinci di bianco. In yoa parte del
la
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la Beotia fu yn tempio à lei conſecrato nel quale era un ſuo fimu

lacro granderitto inpiedi dou’ella era chiamata ſpoſa,non per al

tro , che per la riconciliatione, che quiui fece con Gioue quando

trouò la quercia in loco della noua ſpoſa che li credeua hauerpre

fa Giove. Tale fu tenuta altreſinell'Iſola di Samo , per eſſere qui

ui ſtata vergine, prima che Gi maritaſfe à Gioue. Onde nel ſuoté

pio cra vnbelliflimo ſimulacro fatto in forma di ſpoſa , con quel

velo colorito , che portauano le ſpole chegli copriua la faccia.Scri

veTertulliano che in Argo Città della Grecia fù vn fimulacro di

lei cintocon rami di vite ,che haucua ſotto i piedi vna pelle di lco

ne , quaſ in diſpregio di Bacco , & dishonore di Hercole . In Lanu

uio Cirà di Latio eraadorara ſotto nome di Hoſpica che noi por

fiamo dire Saluatricecome principale nume di quel luogo, ſecon

do che recita Tito Liuio , la cui ſtatua come ſcriue Marco Tullio

haueua vna pelle di capra intorno ,& l'alta , & vn picciolo ſcudo .

In certe medaglie di Nerua Imperatore ella li troua in fornia di

matrona coronata di raggi aſlıſa in alto ſeggio, con un ſcetrro nel

da finiftra mano& vn forbice nella deſtra,la qaalchiamauafi la for

tuna del popolo Romano. Et perche tennero che ella foſſe inuen

trice del matrimonio, la fecero in piè veſtita con capi di papauero

in mano , & cõ vn giogo a piedi , alludendo al nodo maritale ,coll

quale credeuano ch'ella congiungeſſe gl'huominiin matrimonia ;

onde i Romani gli edificorono vn Tempio in certo luogo perciò

detto VicoGiugario. Ma chi voleſſe cercare eſattamente tutte le

fue forme non ne trouarebbe facilmente il fine , maſlime fe cercar

voleſſe quelle chefecero Dioniſio& Policleto dimarmo,delle qua

li già ne fù vna nel Tempio dielfa Dea dentro a i portici di Oita

uia ,&quelle che furono nel Tempio di Giunone Laciniaappref

ſo gli Agrigentinti,nel quale fù anco quella tauola di Zeuli chie

gli dipinſe togliendo le più belle parti di cinque vergini tculte fra

tutte le più belle Agrigentine , di quella di rame fatra da Beda co

fi eccellente , che iRomani la polero nel Tempio della Concor

dia . Ne Itarò mancocercando in quante altre forme la rappre

lentaſſero glaltri popoli come i Faliſci quandocominciorono ad

eflere celebri, che l'adorarono in forma robuſta ſopra vn carro

chiamandola Gurite, i Cartagineſ ,Proſenneli ,Argiui „ Micenei ,

& gli Eliopolitani .

Oo 4 Della
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Della forma dell'Oceano , di Nettuno , delle Ninfe do monstri

Marini. Cap. XV .

'Oceano fonte padre di tutte l'acquc, il qual circonda cucca l'vni

Wuerſa terra dalla velocità hà pigliato cotal nomc . Però i gentili

gli diedero il carro , per moſtrarci appunto ch'egli va intorno alla

terra , la cui rotondità e ſignificata dalle ruote ,& finfero chelo

tiraſſero le Balene ; perche elle ſcorrono coli tutto il mare , come

l'acque del mare ſcorrono intorno tutta la terra , & ſparſe per en ,

tro leincoccupano la maggior parte , Thcodontio aggiunge, che

oltre al carro tirato dalle Balene,gl'andauano inanzii Tritonicon

le buccine in mano per trombetci& officiali denotádo che'l riper

cotimento dell'onde nel lico ,con più terribile ſtrepito del ſolito, è

certiſſimo meſſaggio di fortuna percioche il Tritone non è altro

che percuſſore&Imarritor della terra . Oltre di ciò lo fecero ric

co di molti buoi marini ,ſotto la cuſtodia di Protço che n'era pa.

ftore . Et ciò perche il mare Carpathio ha gran numero di foche,

le quali hanno le parti dauanti ſimili a vicelli ; & d'alıcı ſimili ani.

mali, doue Protco fù finto effere ſignore. Gli aggionſero poi per

Scrue & compagne molteſchiere dininfe,attribuendogli grandır.

fima moltitudine di figliuoli , i quali non denotano altro che le

molte proprietà dell'acque. Il colore dell'habito & della carne

cra quale è il colore delle ſueacquecioè ceruleo . E tal volta nero ,

come lo dimoſtra la ſua profondica . Netcuno Dio delmare,fù for

mato in diverſi modi hora tranquillo , quieto & pacifico , & hora

tutto turbato come li legge appreſſo Homero , & Vergilio , impe

roche tale anco ſi vedeil inare in duerli tempi. Ec li hinſe chelo

pravn carro andaffeſpatiando ſopra il mare ,ſeguito da molti,co

medeſcriae Virgilio in queſti vetli.

Ai fuperbi destrieri il carro aggiunge

E i fren ſchiumoſi pone , e dalle mani

Laſcia tutta cader la briglia , & vola

Col nero carro foura il mar leggcro .

Stan falde l'onde , e ſotto il graue peſo

L'acque ſue il mare parimente eſtende

Fuggon da l'ampio ciel gl'oſcurinembi :

Vengono in compagnia varie ſembianze ,

Smiſurate balene ,ei chori antichi

Di Glauco , inoo , e Palemone , e i preſti

Tritoni , indi l'effercito di Forco

Seguitan
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Seguitan poi da man finiftra Tbeti

Et Melite , & la vergin Panopea ,

Nijee , Spio , Thalia , do Cimodoce.

Dalla qual forma non fù molto diſimile ſecondo che ſcriue Plinio

la mirabile ſcoltura di Scopa che fù già in Roma nel Tempio di

Caio Domitio , nel circo Alaminio ; doue era Nettuno, Theti, Achil

le , & le Nereidi ſopra delfini & Ceti, & Hippocampi, Triconi,&

il choro di Forco & Priſti & molti altri moſtri marini . Ma Statio

diverſamente lo figura in que' verli ,

și come få Nettuno allbora quando ,

Dalla ſpelonca d’Eolo vſcir fa fuori

I fieri venti , ego ſopra il mare Egco

Accompagnato vien da rei ministri

Stanno d'intorno lui i nembi, ci verni

I nuuoli profondi , atri & oſcuri ;

Oltre di ciò fù rappreſentato nudo co'l tridéte in mano, dritto in pic

in vna gran cóca marina , in vece di carro tirata da caualli che dal

mezo in dietro erano peſci come ſono deſcritti dal medeſmo Sta

tio in que' verſi ,

varcando il mar Egeo Nettuno in porto

Menagl'affaticati ſuoi destrieri

Che'l capo , il collo , il petto , e l'ogne prime

Han-di canallo , ch'obediſce al freno ,

E ſon nel reſto poi guizzanti peſci,

E di queſta forina fù eſpreſſo il mirabile Nettuno co'l cridente in ma

no ignudo ſopra il mare, co ' venti intorno che ſoffiano , dalla fe

lice mano di Rafaelo, il qual vien fuori in ſtampa con alcune hi

ſtoriecte intorno. Scriue Fornuto che alle volte ancora gli fù poſto

intorno vn panno di color celeſte, che rappreſenta il color del ma

Ic ; & Luciano ne i ſuoi ſacrificij lo fingehaucre i capelli celeſti & i

neri ; béche Seruio dica che apprello gli antichi tuttii Dei del ma

re erano fatti co' capelli canut & bianchi , & per lo più vecchi;

conciolia che i capi loro biancheggiano per la ſpuma del mare.

Ma Filoſtrato in alcro modo deſcriue qnelto Dio , dicendo che va

per il mar tranquillo ; & quieto ſopra vna gran conca tirata da ba

lene & da caualli inarini & ha in mano oltre la bucina che è quel

la conca ſonora che portano i Tritoni, il cridente, il qual dicono

ſignificare i tre golfi del mare mediterranco , che vengono dallo.

ceano , o uero le tre nature dell'acque, perche quelle de i fonci &

faumi ſono dolci , le marine ſono lalle , & amare ; & quelle dei la

!
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ghi, ne amare , ne grate al guſto . Altri come il Boccaccio han

detto che'l tridente èdato à Nettuno in vece di ſcettro , che deno

tala triplice proprietà dell'acqua,percioche è corrente nauigabi

te & buona da bere. Platoneaggiúgealla compagnia diNettuno

conto Nercidiche ſedeuano ſopra altretanti Delfini, la douedife

gna il miracololo Tempio chefù già appreſſo gli Athlantici a lui

confecrato , douc dice ch'egli ſtaaa ſopra vn carro , tenendo con

mano le briglie de caualli alati, & era coſi grande ,che con capo

toccata il tetto del Tempio . Leggeli ancora che i delfini furono

molto cari à Nettuno , onde Higinio ſcriue , che a tutte le ſue ita

tuenemetteuano vno in mano , ouero ſotto vn piede; e non ſen .

za ragione, per eſſere il delfino coſi tra i peſci principale, comeè il

Icone tra gl'animali , & l'acquila tra gl’ucelli . Nelle nozze di F1

lologia Marciano introducendoui anco Nettuno lo deſcriue nudo

tutto verdeggiante, come l'acqua del mare con vnacorona bianca

in capo, che rappreſenta la ſpuma che fanno l'onde agitate. Filo- >

ftrato dipingendo due iſolerie , le quali haueuano vna piazza ſola

tra loro commune, oue l'una portaua quello che coglieuada i col

tiuati campi, & l'altra quello che depredando andaua per il mare;

dice che quiui fù drizzata vna ſtatua à Nettuno con l'aratro,& co'l

carro come à coltiuatore di terra , per dimoſtrare che le gentidi

quell'Iſole riconoſceuano da lui eciandio cioche dalla terra viene ;

ma perche non pacelle che lo haueſſe fatto ſolamente terreſtre ag.

gionſe all'aratro vna prora dinaue ; ſi che ſembraua che egli naui

gando aralſe la terra. Nella contentione che fù tra lui&Pallade,

per la Città di Athene al conſpecto delli altci Dei,Ouidio .

Fd che Nettuno nel ſembiante altiero ,

Co'l tridente percuote on duro faſo,

Onde on deſtriervien fuor ſuperbo e fiero.

Hora laſciádo molte altre figure di lui che furon farte coſi da gli Elei

gente della Grecia,comed'altri popoli, & in rouerlci di medaglio

come li vede in molte& maffime nelle medaglie di Adriano con

la sferza in mano di tre correggie ,& co'l tridente in alto nella fie

niftra ; parlerò à dire de gl'altri Dei marini come d'Ainfitrite prin

cipal Dea del mare& moglie di Nettuno , d’Ino detta lecantea ,

di Theude di Samatea Dee marinc , diGlauco , Nereo , Phorco ,

& Melicerta , decto etiandio Palemone & de gl'altri, & dopo

delle Ninfe. Ec prima Glauco già Peſcatore in Authedonc terra

dell'Euboica ſecondo Filoſtrato , ſi rappreſenta con la barba bian

Ga tutta bagnata , &molle, con le chiomc mcdefimamente bagna.
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te che fi ſpargono ſopra glomeri con le ciglia (peſſe folte ,& rag

giunte inlieme, che alzando il braccio taglia le onde , per hauer

più facile il nuoto , co'l petto tutto carico di verde, di rugine , il

& di alga marina, & col ventre che à poco a poco li va mutando, li

che il reſto del corpo, cioè le coſcie & le gambe ſi fanno di peſce il

qual li moſtra conla coda alzata fuor dell'acqua. Ec di queſtama

niera tutti gl'altri Dei marini formare ſi poſſono, benche in quals

che parte diuerſamente ſecondo il giuditio & diſegno che ha il pit

tore . Gli Tritoni , araldi o ſia trombetti di Nettuno de' quali Šta

sig fa che dueſtanno a ' freni de' ſuoi caualli dicendo ,

Vienſene il Re delmar alto e ſublime

Tratto da ferociſſimi destrieri :

A gli ſpumoſi fren de iquali vanno

I Tritoni nuotando , 'c fanno ſegno

Al'onde che ſi debbano acquetare .

Portano in manovna conca marina in ſe ritorca , con la quale fanno

vn terribile ſuono , per cuidice Higino che i giganti combattendo

con i Dei fuggirono.Sono ſecondo Vergilio ,dal mezo in sù huo .

mini , &dalmezo in giù peſci,la qual doppia forma alcuni voglio .

no che dimoſtra la doppia virtù dell'acqua, che tal hora gioua , &

talhora nuoce. Queſti propriamente ſtanno nel mare & ſuonano

come dice Plinio tanto forte , che ne fù vdito vno ſuonare ne i liti

di Lisbona di Portogallo al tempo di Tiberio Imperatore . Aleſ

fandro Napolitano riferiſce che dall'vltimeparti dell’Africa fù già

mandato in Spagna condito nel mele vn moſtro marino il quale

dà tutti fù tenuto yn Tritone , & haueua la faccia di huomovece

chio , i capelli& la barba orridi & aſpri, il colore celeſte , di ſtatu

ta grande& maggiore d'huomo ; con alcune ale come hanno i pe

fci,& era coperto di vncuoio tutto lucido,& come trafparente .

Però dice che i Tritoni hanno le chiome Gimili all'apio paluſtre, G

che non li diſcerne l'un capello dall'altro , ma tutti ſono contenu

uinſieme, à guiſa delle foglie del petrofello ; il corpo tutto coper

todi minnta ſcaglia alpra & dura,le branche Corco le orecchie, 15

palo di huomo, la bocca più largaaſſai dell'ordinario , identi co

mequelli delle panthere, gl'occhi dicolorverdeggiante, le dira

delle mani & lugne come il guſcio diſopra delle gongole , & nek

petto , e nel ventre, à guiſa di delfinialcune alette in vece di pic

d..Procea paftore & Iddio marino famoſo indouino che fecondo

Theodontio fù figliuolo dell'Oceano & diTheti; è coli deſcritto

da Vergilio nella Gcorgica .

Sta
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Sta rielCarpathio gorgodi Nettuno

Il ceruleo Proteo , che nel mare

Va diſcorrendo ſopra una carretta ,

Guidata da caualli , c'han due piedi

Er poco dopoi continuando dice ,

Tutte le coſe l'indouin conoſce

Che furono , che ſono , do che ſaranno

Coſi bà voluto il gran Nettuno , à cui

Paſce gliarmenti, ei pozzi buoi marini. ,

Homero dice che egli eſſendo sforzato a riſpondere alle interroga

tioni ſi cangia in varie forme, per ſchermirli dal riſpondere, il che

dimoſtra etiandio Vergilio la douedice ,

Subito falli vn'orrido cignale

Pieno di ſquame, Ghor fuluo leone

E talbor viene in coſi liquid'acque ,

V na tigre crudele , doon dragone ,

Hor fuoco che fuor snanda ardentifiamme

Che par ch'uſcito ſia fuor de' legami.

Le ninfe marine il quale è nome generale di cuite le humidità furo

no figliuole di Nereo Dio marino , & di Dori ſua ſorella, onde alcu

ne Ginomano Nereidi & di loro Homero nella Iliade ne ricorda

trenia delle quali trè dice che vennero à condolerſi con Theti af

Aitta per la morte di Achille luo figliuolo , Glauci,Thalia , Cimow

doce, Niſeа , Spia , Loi, Cimotoe , Atrei, Liminora , Melite,Gie

ra , Amphito , Agane, Doto , Proto , Pherula, Dinameni , Doxa .

meni , Amphinome , Galliunra , Dori , Panope , Galatea,Nimer

te , Aphedi, Calianafla , Climene , lanira , Dianalla , Mera, Ori

thia , & Amatha :& vuole di più che ue ne hano dell'altre affai,le

quali però altro non vengono à ſignificare che le proprietà dell'ac

que del mare o accidenti intornoa quelle le quali dall'etimologia

del nome dato à ciaſcuno ageuolmente ſi pofonointendere. Quá

to alla forma loro dice Aletlandro che vn certo TheodoroGaza af

aua di hauerne veduto vna nel Peloponeſſo , gittata ſu’llito

del mare per gran fortuna di faccia humana, aſſai bella , coperta

dal collo in giù di dure ſquame inſino alle coſcie, le quali raggion

te inſieme terminauano inpeſce. Non peròhabbiamo d'imaginar

ci che tutte ſiano d'vn'iſteſſa forma, ma di diuerfa fecodo i vari no

mi loro. Ma io laſciando nondimeno l'altre diró folamente di Ga

larea coli chiamata dalla bianchezza che rappreſenta in lei forſe la

ſpuma dell'acqua . E pero ſecondo Hefiodo ha d'hauere le chio

mo
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me bianche & la faccia fimile al latte. Col Polifemo innamorato

di lei lodandola appreiſo di Ouidio,la chiama più bianca dei biá.

chiſſimi liguſtri ; & Filoſtrato in vna fauola che finge del ciclope

introduce Galatea che le ne va per lo mar quieto ſopra vn carro ti

rato da delfini gouernati & retti da alcune figliuole di Tritone che

Itanno intorno alla bella Ninfa prelti fempre à feruirla ; & ella al

sando le belle braccia , Itende alla dolceaura diZehro vn panna

purpurco per fare coperta al carro , & à fe ombra. Le chiome non

di gli hanno da fare (parle al vento , ma come bagnate hanno da fta

se diſtele; parte ſopra la candida faccia , & paéte ſopra i bianchi

omeri . Erdi lei ne fù già fatta vna ſopra vna conchilia con Polis

femo & diuerfi Dei inarini che furauano le ſue ninfe , in varij acci

da Rafaello in Roma,in caſa delGhia con alcuni amori per l'aria

faettanti intorno, & lei tirata da delfini ſopra ilmare . Oltrc leNe

teidi vi furono anco altre Ninfe marine., come Eurinome che s'in

terpreta paftore de'venti ouer della fortuna marina;Perla che nac

que da i refluſſi del mare ; Pleione ch'è il medelimo chc pioggia ,

ka quale vien cauſatada glı humidi vapori chein alto dall'oceano

Si leuano ; Climene che è interpretara humidità , figliuola del Po

fiume & di Melatone figlluola di Proteo che interpretata perla

bianchezza che naſce dalla ſpuma del mare ; Etra figliuola dell'O

ceano , Idothea ſua forella che ſignifica bella Dea, & perciò è inte .

fa per la tranquilità del mare ; Scilla figliuola di Phorco & Cortei

deNinfa, la qualeOuidio quando fingeche Glaucoinnamorato

di lei la vede dall'alto monte dice ch'era marauiglioſamence bella

con lunghiſſima chioma , con vnacoda di peſce che frà le gambe

gli pendeua , & col ſe ne giua per lo mare faggendo Glauco , per

cuifù daCirce in diſpregio conuerfa in moſtro marino . Ma qual

forma ella li pigliaſſe diſcordano alquanto traſe. ImperocheHo

mero dice che ella fi ricouerò in vn'antro ofcuro & fpauenteuole

& con terribile latrare faceua riſuonare il mare ; & haueua dodici

piedi & ſei colli con altrettáti capi; & ciaſcheduna bocca haueua

ne ordini di denti,da qualipareua che ſtillaffe del cótinouo mot

rifero veleno , & fuori della ſpelonca porgeua ſpeſſo in mare le ſpa

uenteuoli tefte guardádo ſe naue alcuna paſſafle, per farne mifera.

bile preda come già fece dei compagni d'Vliſſe. Vergilio alamé

si la deſcriue.

V'è una ſpelonca che naſconde Scilla ,

: Che trahe le naui in faffi, & duri ſcogli

E donna nell'aſpetto ,il fuo petto

Par

7
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Par di bella donzella , mal'auanzo

Del corpo e fier delfin do ha la coda

Di lupo,e appreffo del Pachin dimora.

Bt Ouidio altrimenti dice che entrando Scilla nell'acqua , come era

ſuo ſolito & eſſendoui dentro fin'à mezo il corpo , ſubito i peli li

gli conuerſero in bocche di cani , che fuggendo ella abbaiauano ;

onde reſtò piena le coſcie le gambe,i piedi, & l'anguinaglia;diboca

che di cani,& da mezo in sù rimale come prima . Molti altri mom

Atri marini li potrebbono deſcriuerc,de quali fa mentione il Mate

cioli , il Saluiano,GuglielmoRondeleri,& mallime d'alcuni di ſtra

ne forme coG d'uccelli, comediquadrupedi, che per breuità tra

laſcierò. Nó voglio però tacere alcuni moſtri che li trouano nelle,

parti di Aquilonc,fra i quali è vno chiamato Philiteri che drizzás

doſiin piedi ſommergele naui gettando l'acqua & nebbiaforbira

per due foramilunghiche hanella fróte ; & vn'altro derto Tiphio

che inghiotte il buemarino& hà la reſta fimile a quella della Ci:

uctca ,mafuor di modo grande; vn'altro nomato Spingualeche

ha li piedicomel'orſo & vn'altiſſima gobba che in fine s'aguzza

ſopra la ſchiena , & la teſta di porco cinghiale :; & vno fimilealRi

nocerote che ha le narici cornute, & raglianti, & piglia attrauerſo

il granchio marino che con vna zanca ſtringendoammazzal'huo

mo; vn'altro cheha i déti rabbioſi con le corna & l'aſpetto difuo:

co terribile, l'occhio di circuito di venti piedi con la celta quadra,

& la barbalunga & grande ; & vno chealfomiglia di telta & di de

a al porco tutto coperto di ſcaglie co'l reſto guifa di peſce & due

alerte ſotto pungenti , & lecorna rirorte in dietro ma grandiſſime

in capo. Ma parmicoſa più toſto curioſa che neceflaria il far mé

cione di cucci i moſtri marini atteſo che in ciò può il pittore a gui

la di poeta fingerneda ſe ſtello ſecondo che gli detta ilcapriccio ,

oueramente leggere ciò chene ſeriuono i naturali . Reſtano le Si

rene figliuole di Acheloo & della muſa Calliope ſecondo Fulgen

tio , & Seruio le quali furono tre, l'una cantaua à voce, l'altra con

la cetra, & la terza co'lAauco. MaLeontio vuole che foffero quar

cro chiamate Aglaoſi, Telciope, Pilno.& llige, & foſſero figliuo

le di Acheloo , & Terſicore , aggiongendo che la quarta canta nel

simpano.Ariſtotele doue tratta delle coſe marauiglioſe d'udire;di

ce che nell'ultimo dell'Italia doue il Pelozo dà adito al mare Tir

reno nello Adriatico ſono l'iſole Sireneche,delle Sirene; doue glid

cdificato un tépio & ſono con facrificij molto folenni adorare. Fu

rono tenute trè Partenopea, Leucolia, & Ligia, benche alcuni Gre

.

ci
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cile domandino Thelſiope, Molfe, & Aglaophone. Ma qualun

que li ſia il nome la forma loro è tale; hanno il viſo&mezo il cor,

po di donzella , ma dal mezo in giù ſono peſci. Alcuni le danno

anco l'ali.comeAlberigo, & i piedi di gallina Seruio non peſce,ma

vccello , le fa in quella parteche non è di donna , & coli Ouidio ,

quando racconta che clleno erano compagne di Proſerpina , &

dopò ch'ella fù rapita da Plutone ſi mutarono in moſtti marini

che haueuano il viſo e'l petto di donna, & il rimanente , d'ucello.

E perche furono come dice Palefatto meretrici ,che lungo il fiume

di Etholia tenuro ſuo padre , haueuano proſtituito à molei la vi..

ta loro vengono à ſignificare la taſciuia , & gli allettamenti mc-.

retrịcij. Onde fi fingono che co'l dolce canto adormentati inaui

ganti gli vccideuano , li comeauuiene à poucri forſennati, che vin

ti dalle lutinghe delle femine di mondo & fanno preda loro , & al'

finerimangono diuorati.Per il chegli antichi alcuna volta le di- ,

pinſero in verdi prati ſparſi di ofſa di morti , moſtrando la ruina &

morte cheſeguita da i laſciui piaceri, & maffime di meretrici ,che:

in viſo & gelti ſembrano argini come Partenope in apparenza fo -i

no bene ornate,maimpudichecome Lencolia , & nelle parole ſo

no dolci & luſinghiere comelligi .

Della forma de i fiumie delle Naiadi Ninfe loro: Cap. XVI.

Erche i fiumi criandio furono da gl'antichi in diuerfe maniere for

uj del Po, figurandolocon due corna; anderò qui breuemente no

tando alcune forme più ſegnalate che gli furono attribuirc ; & poi

ſoggiungerò alcuna coſa della forma delle loro ninfe. Primieramā

teaduque i fiumi per lo più furono rappreſentati in forma &fem

biante di huomo con barba & con capelli lunghi, alcuni giacenti ,

& alcuni apoggiati ſopra l'vn braccio , come dice Filoſtrato quan

do dipinge la Teſlaglia(percioche non mai i fiumi fi leuano dritti

in alto ) & alcuni , anci ipiù appoggiatiſopra vna grand'urna che

verſa acqua. Onde Statio parlando d'Inaco fiumegrandiſſimo

dell'Achaia, dice

Inaco ornato il capo di due corna

Scdendo appoggia la finiftra allurna

Che prona largamente l'acque verfa.

Di cui ſcriuendo altreſ Ouidiodice che ſtaua rinchiuſo in vna grand

dịfima fpelunca , & piangendo aumentaua có le lacrime l'acque.

Oltre

2
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Olcre di cið G faceuano con le corna come dice Seruio , ouero per

che il mormorio dell'onde rappreſenta il muggiare de' buoi, ouc

soperche veggiamo ſpeſo le ripe de i fiumi incuruateàguiſa di

corna . Perilche Vergilio douc chiama il Thebro Re dei fumidel

La Iralia do chiamaancoracornuto , & coſi lo dipinge.

Trà le populee frondi per moſtrarſi

Già vecchio -cinto glomeri & il petto,

Di verdeggiante velo e ombroſa canna ,

Cuopre,e circonda la bagnate chiome .

Esil Sapnazaronon ſenza ragione chiamandolo trionfante' lo con

cona non comegl'alcridi Calci, o di canne , madiverdiffimi laura

per le continue victorie de' ſuoi figliuoli.Coli del Pò aloriméti dec

to Eridano per la fauola del giouane Fetonte, dice in altro luogo

Vergilio che ha la faccia di toro , con ambe le corna dorare, & iui

un'interprete eſpone che a finge con faccia di coro , perche il ſuo .

no che naſce dal ſuo corſo , è limile al mugito de i tori, & le lucci

pe ſono torte comecorna. Eliano parimenti ſcriue che le.Itatue de

ifumi , cheda prima li faceuano lenza alcuna forma , furono po

Lcia fatte in forma di bue. Però s'io hauelli à formare il Pò Gi co

me Rede fiumi, come lo chiamano molci Pocti & malime il.Pca

trarca doue dice.

i Rede gl'altri fuperbo altero fiume .

Lo farei vecchio robuſto , di aſpetto graue & venerando , con le

berre grolle ne capelli & nella barba, h chenótiraflero allo squa i

lido, li come ad altri fiuinetri fare li potrebbono ; lo farei in atto

poi tutto fiero con le braccia, & cuticlemembradel corpo bé fac

ie, &robuſte, co'l corno dell'abondancia nella deſtra denotando

la feruilità che porta ,& forro il braccio manco ſopra il quale lo fa

celli poſaregl'aggiungerei vn grandiſſimo valo di cinque bocche,

dalleqaali impetuoſamenten'oſcille acqua,'per dinotare l'entra

ta ch'egli fa con cinquebocche nel mare Adriatico; & lo cingerei

di corona fatta di cuite le frondi, delle quali ſi coronano gl'altri;

& alfai acconciamente vi fi potrebbe porre appreſſo lo ſcettro ,oue

co nella dettra appreſſo al corno . Ecperdar luogo alla fauola ac

cioche meglio folle eſpreſſo farei nelle paludi intorno ,diquellà

arbori chefanno l'ombra , ne'quali li conuerſero le ſorelle di Fe

tonte per il longo pianıq.. Ma vicendo hormai di queſto fiuine ,

habbiamo da lapere che qutu per l'ordinario di toleuano coronar

dicanne per nátcesc & creicere queſti virgultu molio migliori ne i

luoghiacquoli che aluous : donde Vergino coperte il capo al Te

bro
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bto dicanno,E.Ouidió raccontando la fauola di Acigià mucato

intfiome, poſdia che Polifemo l'hebbe.Ichiacciato co'llaſeinduit

cé à col dire di lui. @ .on ... Tim

v ! Slow Subito ſopra Lafque tuttaapparue 1 : 9

vir ilgiouanetto fino alla ciñtura ,

** DJ Er in altromurato nonmiparue ; s

31 ... Senon ch'era d'affaimaggior Statura ,'

- i . i 11. Et il color di primaandodiſparueclien

61. ". Onde la faccia già luidase pura 3.1.11

.. ! Verdeggia : e ornato e d'ono e d'altro corpo

***JAS " Iltapoi, cuiva verde canna intorno.; ::

Quando appreffo OudioAcheloo raccóta à Theſco la pugna che

fece con Ercole per Deianira, ſtà appoggiato ſopra l'uno delle brac

cia co'l capo cinto di verde canna , & vn manto verde intorno , &

non comegl'altri , con due corna ma con.vn ſolo ,perche l'alcro

gli fù rotro daErcole , e pieno di diuerſi fiori & frutti fù donatoa

glEtoli che poi lo chiamorno corno didiuiua. Con la qual fauo

la non vollero ſignificar altro ſecondo che recitaDiodoro ſe non

che Hercole có grandiflima fatica corſe vn ramo di quel fiume dal

fuo primo corſo & lo riuoltò in altra parte, laquale per l'acque

che alle volte vifpargeua ſopra il fame co'l nuouo ramo diuenne

ſopramodo fruttifera . E mentre che finfero che combattendo co

Ercole pigliaſſe forma di ſerpente vollero accennare il ſuo corſo

obliquo à guiſa dello ſdrucciolar del ſerpe; li come co'l fingers

che li cágialle poi in toro ci ſignificarono,che riuoltoda quel ſuo

corſo torto , fece di ſe due rami a guiſa di due corna ; delle quali

finfero chevno gli foſſe fiaccato da Ercole, percioche ſolamente

con vna foce entraua in mare : & che foſſe donato alla Dea Copia

percioche con quel raino veniua ad hauer fatto fertile il paeſe.Et

per queſto nonſenza propoſito vn ſaggio ſcultore non riguardan

doà ciò che della forma dei fiumin'hauellero detto i poeti anti

chi,fecequel Thebro di marmo che horaſi troua in Roma, non

con lecorna o cinto il capo di canne il capo , ma ornato di diuerfe

foglie ,& di frutti , volendo moſtrare in quelmodo la fercilita &

l'abondanza che egli genera nel paeſe che èdalle ſue acque inaffia

to . E dall'altro canto non volendo (coſtarſi affatto dall'opinione

de i poeti gli poſe in mano vna canna , la quale per naſcere in lug

ghi acquoli non ſi può con ragione laſciare , fe non rappreſenran

do perauentura fiume chenon ne partoriſca ;che all'hora gli dildi

rebbe come coſa non lua propria .Ondėmeſtieri bene auueriit

ul,Рp
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ui eilendo i fiumi diuerlamente deicricci da poeti ,hora ſeconde

la qualità dell'acque , hora fecondo il corſa , & calhora feconde

la natura delpacle , per il quale palſano . Onde dichoragionando

Pauſania dell'Arcadia ſcriue , 'chein certa pártadi quelspacle lo

no alcune itatuedepiù nobili& più celebraci fiumidaigllantichi,

cutie di bianchiſſimo marmo fe non del Nilo , cheè di pictca na

gra ; loggiungendo poi che ragioneuolmente ciò fù fatio, perche

eglicorrédo al mare palla pergli Ethiopi gentcnegraliDicui ſcri

ucndo anco Luciano dice che gli Egittij. lometteuano'a ſedere ſo .

pra vn cauallo Aguiatile il qual'c certo peſce cheha ilcapo qaak

di cauallo , con alcuni fanciullini intorno tutti lietilcherzanti.

Ma laſciandoda vna parte gl'auuertimenti & le regole che in vno

uerfalc circa ilmodo del dipingere o ſcolpire i fiumi G potrebbo.

no dare
per ellere cotante che più toſto apportarebbo

no confuſios

ne che chiarezza,evenendo à gl'elempli;qual'è colui che nonrap,

pcelentalſo il fiume Penco dolente per la trasformatione della:

gliuola in lauro nella lelua Tempedi Telſaglia doue eglinaſce a

pie delmonte Pindo , co'l vaſo accómodato locco l'unodelle brae

cia , che verfi largamente l'acque & d'intorno numeroſa copia di

laoretti che in grandiflima abondanza naſcono in que paesi,onde

n'hebbe origine la fauola della figliuola ? E apprello non lo cap.

preſentarſe vecchione languido triſto & pieno didoglia , con lab.

bra pendenti & occhi concaui,con la celta china, coronato di lau .

ro & intorno alori fiumi che lo confortino come Sperchio , Gilco,

Apidano,& ninfealle quali ſuole in quel luogo rendere ragione ,

& dare gl'offitij dell'acque? Erhauédoà dipingere il Ticinofiume

dell'halia limpidiſſimo li che dal maggior fundo ſcuopre le più mi

mare pietre , cialcuno che hauelle note de nature& qualità lue len

za dubbio lo formerebbe giouanc robuſto , ma bello & ben fatro,

in acto baldo & di ciera non come glaltri fiumi melancolici,ma

legra , co 'capelli & la barba non coſi pendenti , ina alquanto cre

fpi per la robuſtezza delle berre . E per denotare la ſua limpidez

za glifarebbe icherzare attorno vn panno traſparése comne verro ,

coronandolo non ſolamente di ſalici che nelle ſue ripe naſcono in

grandiſſima copia , ma ancora alludendo all'amenità dei luoghi

doue traſcorre , di frutti& fiori. Olure di ciò per l'abondanza de

1 pelci che nudritſe conuerrebbe fargliene alcuni apprello di quelli

che produce in maggior copia fi come gli Egittijfaceuano al Ni

Jo , & per le arenc aurce che mena il ſottil Panoo ; ftarebbe bene

fementato di verghecce di gocciole d'oro . Il freddo Tanai fiume,

nel

al
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pel Serrenirione, non è dubio che non debba figurarh vecchio ,

ſecco , magro , ricorto ; & riſtretto inſieme , con le chiome & la

barba congelata per dimoſtrare la frigidità ſua naſcendo da imon

ti Rifcis al Tigre percioche dal fuo rapidiſſimo & velociſſimo cor

ſo ècoſi chiamato che/vuoldire in altra lingua ſaetta, aſſai accon

diamente ſi porrebbe nella deſtra', vn dardo rappreſentandolo nel

reſtomagro & longo,co'l vato da cui n'eſca l'acqua delmedeſimo

andare. L'Eufrate cheſignifica in Ebraico fertilità , coh detto dal

l'abbódanza che apporta; ad ognimodoha datenere il corna del

la copia , & vna tazza in manoinattorda porgere da bere, denotă.

do la bontà dellacque. AlGiordano per la memoria delbatteſmo

di Chriſto noſtro Signore ,chev'apporcò l'eterna pace , porrei in

mano vn ramo d'vliuo , ch vfauanodi portare gl'antichi amba

ſciatori di pace. E di queſti comepiù famog' baſterà hauere ra

gionato per etſempio checi forca per laperformar gl'alori. Ricor

derò ſolamentequeſto ,chicè neceffario coli nei fiumi comein tuca

te l'altre coſe che ſi vogliono formare , e leggere ſempre& eſpri

mere la principal parte & qualitàdoro'e Percioche in queſto mo.

do le opere ci riuſciranno felicemente ſcorgendouifi quella diuct

Gità fra le coſe , onde ne riſulta la principale bellezza & eccellenza

loro , come per eſſempio ne' fiumi l'onde negre d'Acheronte ,il na

(condiméto d'Alfco, la fama di Amfriſo, la priuacione dell'aria .&

della nebbia di Anauro ; la ſterilità dell'Arno benche per altro fa

mofo , l'impero di Alopo , i caualli Auuiali,& crocodilidi Bam.

boro fiumediEthiopia , il corſo del Danubio verſo Oriente con .
I

trario al corſo degl’altri fiumii rauuolgimcati & l'abbódanza che

apporta a i campiHirgaleri il Neandto; l'oro & i porti del Prigco;

in Hircania ; l'arene dorate del Pattolo fiume di Lidia, &parimen.

si del Tago , la falſedine dell'acque, & l'impero del Timaio , le ſet

te foci ond'entra nell'Oceano il Gange, fiume grandiflimo & famo

fiffimo dell'India , gl'oracoli del Cehlo , appreſſo il quale fù già il

Tempio di ThemiDea de iReſponſi quantiche vi foſſero gl'ora

coli d'Apollinc o d'alcri. Onde tennero gl'antichi che quell'ac

que foffero fatidiche , di che le canne marine che circádano il fiue

mne diLaurento . Oltre di ciò fi debbono eſprimere alcunc quali

tà norabili & maraviglioſe che la natura hà poſto in alcuni di lo

10 , come in quc' due fiumidi Atandria, l'vno dei quali fa le pe

core negre & l'altro bianche guſtando delle ſue acque; nell'Alta

ce fiume di Ponto checon l'acque fa fare il latte negro alle pecore;

nel Fitero che fecondo Ariſtotile , fà generare gli agnelli neri ; nel

Рp : filare
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Sılare il quale conucrte in pietra diò che viG fommerge denoco;1077

vn fiumed'Egitro che fà cadere i peli della teſta & in vn'alçmo ini

Ethiopiache fà diuenir pazza la gente . Ma peryenire alle Ninfel

hodidai , che fi finſero habirar noi i fiumi „ in generale su poſlono,

formare in guifa di donneignudeicon ciera-languida & molle,con

le membrache paiano sicadenti & le graſſezze in certo modo fpic.

catedal tuo luogoſi come appuntoleggono quelle delle donnc.

El li comeper lo più le Ninfe & iiDei del mare ſi fanno vecchi , cofis

queſte debbono rappreſencach men veachine , cifpecto alla grandez

za delfiumeterſo ilmare,ma peròovagher & belle maſlimefofo

no ninfe di fiume ameno& diletteuole come il Ticino ,& debbo ,

no ellere collocate inmodo chemottrino la lorgrandezza.Mavon

lendole ornare & veltire ſigliaccommbdecanholhabiti conformi

al color dell'acqua'&della ſpumadel fiume,& ornamenti di pic

pre frondi & 'altre cofe cali corriſpondenti alla natura ; & qualità

del fiume loroi. Però alounemoſtrerannoGallegre, aloremeſto,al

trevecchie , alwegiquani, altrermagrer; altregralld , altce grandi,

alcre picciole altre belle , alcre brutte ; altre bianche,alore negre,

altre veſtite , altre ignude, altre.ornate , & altre inculte, ſeguendo

ſempre la norma data del formare ifiumi. "

rea: 115420) 070 '

Della forma delle Maje. Cap. XVII. : 0301:brk5

is intelli :05. 1. sccussila

E noue Muſe tenute Dee delle ſcienze dagentili fono deſcritte

da Luciano con volto pudico & riuerendo , & ſempre à ftudij &

acantiintente .Per la fcambicuole beneuolenza che afrà loro.fo

no riputade ſorelle ; & perche ſecondo Mario Equicola le ſcienze

ſono collegare inſiemecomein vn vincolo , fempre'li fingono ac

conipagnare; per il che Plutarco vuole chelano dátce Mulequaſi ,

o mule . Si formaaano alare, giovani , belle , & vaghe come nin

fe , & coronate didruerfe frondi , & maffime di palma, con vna

penna in capo per alludere alla vittoria c'hebbero delle piche; co:

me racconta frå gl'altri Ouidio ; edelle Sirene ſecondo Paulania ,

che perinſtigatione di Giunone leprouocárono à tézanej& vi per

derrero le penne. Eo in queſta forma ſe neveggono in Roma'alca

ne ſtatue antiche . Si coronauano di Palma perche queſt'arbore e

delitiofo & ſenpre verde di difficile afcela & di dolce frutro. Pin

daro le attribuifce le chiome nere , il che quantunque hi poſſa cifo

rire a bellezza , non dimeno habbiamo anzi d'intendere che ſigni

foobi iſenſi recondici & ofcori dei Poeti . Sé dedà etiandio illay
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to , perche ſecondo il Giraldi queſt'arbore conferiſce alla inſpira

tione, o perche gl'antichicredettero che ſolo co'l guſto di quello

s'acquiſtaſſe la facoltà poeticacome dice Licofrone; o più coſto

perche fi conſerua ſempre verde , fi come diciamo che altreli i ver

hi dei buonipoeti verdeggiano perpetuamente nelle bocche de gli

huomini. Ma quanto alla forma particolare di ciaſcuna , Calliope

k dipingeua con vn volumein mano, li come inuentrice della por

fia ; Clio con la cetra per eſſere ſtata ritrouatrice di queſto ſuonos

Erato in atto flebile con capelli fparfi, fi come inuentrice della Ele .

gia ; -Vrania còn vn choro diſtelle & vn baſtone in mano con cui

tocca vn triangolo che in cima hd vna palla che non molto fi di

fcerne; Euterpe come inuentrice della Tragedia co'l capocorona.

to ; Talia con faccia ridence & con la claua di Ercole appreſa con

amendue lemani , fi come inuentrice della Comedia ; Mel pomc

ne con la lira laqualc da Oratio è data anco à Polinnia ; Terſicore

con la hiſtola o vogliamo dir Sampogna ; e Polinnia con la Tibia,

o'trombone, o flauto ch'egli li fia . Dipiù ſi fanno cantare, ſuona

do la lira Apolline , il quale perciò è detto Muſagere cioè condot

tiere delle mule . Oltre lui ſi gli dà per compagna Pitho Dea della

perſuaſione che d'vn limpidiflimo liquore cauato dal fonte Orco

menio delle Gratie dà à bere ad alcuna di loro. Columela le da

per compagne le Sirene'. Alcuni lc dipingeuano in hiemecon no

ue Bacchi, variati di nome, & alori gliaggiunſero ancora Ercole ,

Onde Fuluio Vrfino racconta d'hauer veduta vna medaglia in ar

gento d'Ercole conla claua à piedi, con le ipoglie del leone ſu'l

& vna cetra in mano con le hore , le parche, & le gratie ; lc

quali tutte figliuole di Giouc à tre à tre conſtituiſcono il lacro.co

ro delle mule nel numero nouenario . Si finſero preſidenti dei co

ri , & furono honorate con que' voti & quelle cerimonie , con che

s'honorauaCerere. Ma Virgilio altrimenti parla di loro & vuole

che Clio folle inuentrice dell'hiſtoria , Melpomene della Trage

dia , Talia della Comcdia,Euterpe della Tibia , o cornamuſa,Ter

ficore del Salterio , Erato della Geometria , Talia delle lettere ,

Vrania dell'Aſtrologia , & Polinnia della Retorica. Giouanni Grá

matico vuole che la Pocfia foſſe trouata da Calliope , l'hiſtoria da

Clio , l'arte del piantare da Talia , le Tibic da Euterpe , il canto da

Melpomene, i balli da Terſicore , & le nozze & lc feſte da Erato ,

la coltiuatione da Polinnia, & l’Apologia da Vrania.Leggeli c'heb

bero vnavolta contraſto con le Pierdi, il che non ſignifica altro

ché la guerra , che hanno taluolta gli ſcientiati con gl'ignoranti, i

Рp 3 quali
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quali all'vltimo non riportano alıra dell'ardire& temerità fum, fe

non confufionc & ſcorno ,a come Piche, nelle quali perciò finla

so i poeti che furono transformate lc Pieridi. Alcuni aloci haone

voluta cbe Polinnja rappreſenti la ſtella di Saturno per la coatem

platione , Tergicoro quella diGiouè per la dıletratione ,Clio quel

la diMarte per l'ardore della gloria , Melpomene quella del Sole

per ilconcento , Erato quella di Venere perl'amorc, Euterpe quch

la di Mercurio per la voluttà &Thalia quella della Luna per
Thua

nore della quale la terra verdeggia . Glivccelli á loro facciolere i

vigni, ſono le api ; ilfonte è ilCaſtalio ;& i monti Olimpo & Eli

cona. Racconta il Giraldi d'hauccc veduto la Poeſia dipinta com

l'vna mano tenente vn globo ,con vna gonna fuccinta & voa lopre

veſta ampia & ondeggiante , ricamata e dipinta , co'l piede deltre

nudo , & il ſiniſtro calzato in vaga maniera , & con vario ghirlan.

de ſparſe inanzi dilauro , d'edera , di mirto , & d'alore frandcina

ferte . Ma affinc che oltre le regole & i precetti dati habbi ancora

il pittore alcuno cſempio che gli forcoponga à gl'occhielle regole

& precetti .; onde piùchiaramente venga ad intenderle, & appa,

car più facilmente il modo di metterle in opera con vero giuditio,

« quanto alla forma loro e quanto à i colori & in ſomma quanto à

tutte l'altre circonſtanze , potrà vedere & minutamente conlide

rare le mule che ſonodipinte nelle loggie.Papalı in Roma di man

no di Rafaellodou'elle li veggono in belchoro circondar Apollin

ac il quale allo in mczo con la cetra in mano ſuona con loro

preſſo il fonte delinonte Parnaſo, ſtandoui attenu intorno ad vdi

re i più celebri poeti antichi & modernicitracti al naturale conal

cuni fanciulli che per l'aria volano, in atto di coronarli di ghirlan

de di lauro , del quale ſe ne vede ripieno tutto il monde . Potrà of

Seruare anco maſſime quanto à i coloriti le muſc dipinte da Calie

fo Lodigiano in Milano nelgiardino della caſa che gia fù del Pre

fidente Sacco , appreſſo la Chieſa de' Serui , douc con molte altre

figuro vede il ritratto d'eſlo Preſidente, & di ſua moglic. Della

qual piecurapoſlo ſenza nota di temerità dire che non lia poffibi.

le quanto alla bellezza da i coloriti famealtra più leggiadra& ve

sa à freſco ,

Della formadella Fama. Cap. XVIII..

A a ,
ma , la quale da'poeci fù ccnuta , & buona & mala Dca, & li feien

go
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ge effere Ataca partorita dalla Terra in diſpregio de' Del ; accioche

ella foſſe relatrice delle ſcelerità loro , per vendetta della vcciſione

fatta de' ſuoi figliuoli da Giouc , & da gl'alori Dei . La Itanza di

queta Dea vien deſcritca minuramente da Ouidio addvadecisini

della Metamorfoſi in queſti verdi.

Tra terra , e mare , il celeſte Clima

vicino a mezo il mondo è un'ampio loco ,

Da cui ſi vede quanto in quello è pofto .

Benche lontani ſian tutti i paeſi: ...

Doxe ogni voce penetra le cane ,

Perfino alCielo , ini la Fama riene

Il seggio fuo , e in quella rocca elere

Entrate innumerabili, e aggiunſe

Mille forami à i tetti , c non rinchiuſo .

D'alcuna porta i muri ; anzi di notte

Staſempre aperta ; e tutta èfabricate

Di boccheriſonanti , e tutta freme

Et riporta le voci , e ogn'hor paleſa

Quello chelode;entro non v'è ripoſo,

Ne alcun filentio da neſſuna parte ,

Non ſolo v'egridare , ma un mormorare

Bugiardo', & temerario ; iui la vano

Letitia , & iui le abbattutc teme ,

La noua ſedition ,ſenza ſaperſi

Di baſſavoce , come proprio quello

che dall'onde delmar fuol eller fatto ;

Se di lontano alcun froñer lo ſente :

Ouero qual è il ſuono allhor che Gione

FendcPoſcure nubi, onde ſi fanno

Gl'estremi thoni , & occupa i Teatri

La turba , e illeggier volgo, val , e viene ,

Inſiemefeminando varie coſe ;

Etvere, dy falſe ; & van volandoinſieme

Mille parole di rumorconfuſe

Di quali empiono queſti coi parlari

L'orecchie vuote, riferiſcon queste

Le coſe vdite ad altri, do creſce apprero

La miſura delfinto, e il nuovo autore

Sempre n'aggiunge alcune all'altre intefe

Inifa la credenza , ini l'errore ,
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Chi de l'inuention neſta l'autore,

1. Ellaciò che ſi facciain ciclo , e in mare

E in terra vede , e tutto'l mondo cerca, i

Ma la famadipinſero gl'antichi in forma di donna talhor vefica

d'un panno ſottile , & tutta Coccinta, chemoſtri correre veloceme

to , con vna ſtrideuole tromba alla bocca . Ec per moſtrare più vi

uamente la ſuavelocità gl'aggiunſero l'ali, & mille occhi,come leg

giamo in Virgilio , nel quarto dell'Encide .

La Fama è un mal di cb'altro più veloce

Non foritroua e di volubilezza

Sol viue ; caminando acquiſta forze ,

Piccola al timorprimo ; e poi s'inalza

Sin’alle ſelle d entra nella terra

Et trà inuuoli ancora cftende ilcaponai

E poco dopoi ſoggiunge ,

E veloce di piedi, e leggier d'ale ;

V n moſtro orrendo o grande,alquale quante ,

Sono nel corpo piume , fon tant'occhi

Di ſotto vigilanzi , e tante lingue

(Marauiglia dadire ) e tante bocche

Sonano in lei , e tans orecchie inglza .

Vola di notte in mezzo'lCiel Stridendo,

E per l'ombra terrena ; ne mai china

Gli occhi per dolce ſonno : &ficde ilgiorno

Alla guardia del colmo d'alcun tetto ,

o ſopra d'alte ; eminenti Torria

Le gran Cited ſmarrendo : e fi dek falfo

Come del ver’è meſſaggier tenace .

Eperche s'apportano col buonecome cee nouelle, cennero glan

richi che follero due fame, l'una era chiamata buona Dea che an

nontiaua il bene , &laluamala che apportaua il male , à cui per

differenza dell'altra s'attribuiuano le ali negre; Onde Claudiano

ſcriuendo contra Alarico'dice ; chela fama( cle le ali negre : & da

alcuni ſi gli attribuivano di pipiſtrellow In compagnia della buo

na fama li dipingeuano ilgtido con gl'occhi gonti & inframmari,

Fer il gridar violento , il rumore vcloce&ftrepitolo in atto di ſcio

peraro, la gloria txipnfance, & colmadipiacere pallida in faccia ,

& che à guiſa diRegina liede in alto leggio , tenendo le virtù ſotie

i piedi ; il vanto con le mani verlo il Çielo comeche giubili, l'ho

more pieno di mackta ; checialcuno lembridi porcarg ! riueren

zaj
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72 ; & la laude turra felice , co'l preggio ricchiſſimo, coſi d'habia

to, come di ornamenti. Ma della mala G fingono compagni l'elal

tatione con faccia fraudolente ,l'infamia ben veſtita , mà di mébra

& faccia brutta & deforme; la Calunnia quale la dipingeApelle ;

il rimprouerio di geſto inſolente & minaccioſo , & di volco terri.

bile; & l'opprobrio diſcacciato & ſchernito . Le quali coſc li pol

fono facilmente cauare da quello c'háno ſcricco gl'hiſtorici degli

huomini famok cofip fatti glorioli,como per ſcelerati; gl'unichia

mati da gl'antichi Eroi,& Semidei, & gl'altri famoſi ladroni , & ti

sanni nimici di Dio del mondo ; poiche douendo in terra eſſe

re imagini d'Iddio, fi come Dei terreni li fecero ſpettacoli del Dian

uolo confidatoſi nella lor mala fortuna ; che all'vltimo per giuſti

ria di Dio gli conduſſe acl fuoco eterno : Ouero di quelli ſaui chs

co' luoi felici ſtudi hanno giouaco almondo co'l mezo de gli eſema

pij & delle leggi,&all'incontro di quegl’huomini ignoráti & inu

tili che veſtitidelle faciche altrui ſi penſano d'eſſec ripurari glorio

fi, douc all'ultimo ſono ridotti ad affogare nel fiume della ubi

liuione .

Della formade venti. Cap. XIX.

Erch

la polli al luogo ſuo aggiungere, ho penſato frà tanto di trattare

della forma de iventi; i quali , ſecondo Lattantio & Seruio , furo

no figliuoli di Aſtico di Tirano, & dell'Aurora; Queſti da prima

Atauano quieti & liberi , madopo eſſendo ſtariincitati da Giunone

.contra Gioue per il naſciméto di Epafo , furono da Gioiie rinchiu

fa nelle caucine, & confinati ſotto l'imperio diEolo ; ancora ch’abo

tri dicano che non Giunone ;male furie dell'Inferno à prieghi del

litigio gl'incitarono che dalCielo fcacciar lo volellero . Dicellido

so Chriſtianiffimonel libro delle origini', che iventi ſono dodici,

il primo che dal princi pio del verno icnde verlo Occidente decco

fubſolano , perciochenaſce lotto l'apparir del Sole , à cui aggiun

ge due compagni alati , cioè Euro dalla ſiniſtra,cosìchiamato

che ſpira dall'Occidente di State, & dalla deſtra Volturno cosi det

10, perche in alto tuona : il quarto che ſoffia da mezo giorno detto

Auſtro pche getta fuori l'acquc,& da Greci vien chiamato Noto , à

cui pone dal lato dettro Euroauftro coli chiamato, peller trà Euro

& Airſtroje dal lato ſiniſtro Auſtro Afro, peh'è trà Auſtro , & Afro,

kè anco detto Libohoto,pcioche quindibà Libio , & quindi Noir

il lerume

per
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il ſettimno che ſoffia da Occidente nomato Zefiro , perche coʻl

ſuo fpirare auuiuai fiori & l'herbe , altrimenti da larini chiama.

to Fauonio , perche fauoriſce alle coſe che nalcono ; dalla cui

parte deſtra, metic Affrico ouero Libio coſi nomato dal paclc on

de ſoffia , & dalla ſiniſtra Choro , detto perche chiude il circolo

de' venti & fa quali vn choro , ancor che altri lo chiamino ance

Cauro &altri Agreſto : il nono cheſpica da Settentrione & ritic.

peil medegmo nome , perche filcuà dal cerchio di ſette Stelle,dal

cui lato deſtro colloca Circo, coſi detto dalla vicinità di Choco , &

dal ſiniſtro Aquilone coli nomaco , perche diſſoluc lo nubi , & di

{perde l'acque , quero Borca perche pare ch'eſca da i monci Hipee

borci . Mapernon riportar qui tutto ciò che Ilidoro più diffula

menic va diſcorrendo di queſti dodici venti , & d'alcuni altri che

v'aggiunge, verrò alla bella inuérione deſcritta da Vittruuio nella

fua architectura, trouata da Andronico Circeſte , per dimoſtrare

come i venti erano ſolamente otto . Queſti edificò in Atenc vna

Torre con otro cantoni, & in ciaſcuno fece (colpire l'imagine di

quel vento , a cui detta faccia era riuolta ; & vltimamente fatto va

capitello di marmoſopra la Torre, vi miſc lopra vna ſtatua di bré

zo chenella manodritta tencuavna bacchetta , la quale eſende

girata d'intorno dallo ſpirare de i venti diſegnaua con quella

verga qualfoſſe il vento che ſoffiaſſe . Et così fù oſſeruato che tra

Solario & Auftro , v'era Euro ; trà Auſtro & Fauonio , Africo i

erà Fauonio & Settentrionc Cauro ouero Choro ; & crà Setten

trione , & Solario Aquilone. La qual deſcriccione ſecondo il Boc

caccio , e buona& vera . Et però non diſcorrendo più longamen.

ic intorno alle diverſe opinione che ſono del numero &dei no

ni de' venti & mallime di Vittruuio che nel terzo vuole che lia

no ventiquattro , dirò delle forme loro per quanto ſe ne troua

apprelfo iſcrittori. E da quelle facilmente appararemo a formar

le altre conGiderando la natura del vento che vorremo dipingere,

Noto ouer Auſtro è deſcritto da Ouidio in talmaniera .

Et con Pali bagnate il Noto vola,

Portando il volto orribile coperto

Di caligine oſcura, indi la barha ,

Ha tutta intorta, & eſce l'acqua fuori

Dai canuti capelli , do nella fronte

Porta inuuoli , ey cutto humido ha il petto .

i Zehro ouero Fauonio Filoftrato ne fa vn diſegno cale , ch'eghi

fia giouanc di faccia molle, & delicata , con l'ali a gl'omeri,vna

ghirlanda
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ghirlanda di belli & vaghi fiori in capo; poi ch'egli è quelloche al

la primauera veſte la terradi verd'herbe, & fa fiorireiverdeggia

ti praci. E di qui fu finto marito di Flora adorata da gl'antichi co

mc Dea dei fiori con veſte intorno tutta dipinca a fiori di colori di

terſi . Aquilone o veroBorca ſcriuc Paulania ch'era ſcolpito da

vn lato dell'arca di Cipſello nel Tempio di Giunone appreſſo de

gli Elei in Grecia che rapiuaOrithia come fingono le fauole ; me

non dice come ei foſſe facto ,ſe non che in vece di picdı, haueur

code di ſerpenti,ſtimando forli che dall'opere& forze ſuc ageuot

mente ciaſcuno lo poteuaformare.Imperoche apprelfo di Quidia

in perſona diſe ſteſſo, cgli dicc.

stà in mio poter cacciar le trifte nubi,

Turbar i mari , & l'alte quercie ancora

Voltar soffopra ,& indurar le neui,

Et Sopra terra far venir tempeste ;

Nacqui ancor io nel Cielaperto , quando

Nacquerogl'altri miei fratelli , & tengo

Gli buominimici, nelle profonde cane

Vn campo in mia balia , done tranſcorro

Con tanto variar , che mezo il Ciclo

Trema per noſtri corſi , & dalle case

Eſcono fuocbi', & nuuolosa polue ;

Et io quand'entro ne i forami torti

Della terra , ego feroce ſottometto ,

Con tremor ſueglio l'alme , e tutto il mondo .

Et ſeguendo queſta manicra, facilmente ſipotranno formare careigt

altri venti , ſenza ch'io m'affatichi à deſcriuere la forma di ciaſcu .

AO , e doucrà baltare l'hauere accennata la via per la quale & for

mano , & hauerc auuertito che ſopra tutto conuienehauer riguar

do alle qualita, & forze di ciaſcuno particolare, dal che ne nalcera

la diueclica; Imperoche Sublolano , comedice Beda, e vento cali

do & ſecco ,ma temperatamente ; Vulcarno diſecca il tutto , Euro

riſtringe & genera le nubi ; Settentrione perche nafcc in luoghi

acquoſi & gelati & in alti monti fa l'aore ſereno , Euro oucro No

co é freddo & lecco ; Circio cauſa ncue & tempefta , Africo tutto

cempeſtoſo , genera folgori & tuoni ; & Choro,nell'Oriente fa l'ae

re nuuoloſo & nell'Occidente , ſereno . Del naſcimento & ſtanze

loro , perciochc occorre taluolta il rappreſencarlo,inſiemecon Ee

lo loro Rè coG ſcriue Ouidio .

Inne
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Venne in Eolla d la Città de' venti

Ouc con gran furor fon colmi i luoghi

D’Auftri irati , quinciin la gran cand

Eolo preme i faticoſi venti

Le riſonanti tempe , e come Roge

Pon lor legami, e gli raffrena chiuſi,

On'efi disdegnoſi d'ogn'intorno

Fremono , alto ne rimbomba ilmonte .

Queſto luogo e nell'Iſole Eolie altrimenti chiamate Valcanie,vici

no alla Sicilia , & turte gettano fuoco .

per

Della formadella Terra. Cap. XX.

A terra figliuola & ſede anco di Demogorgone da'popoli anti

chi per la diuerſità de' nomi impoſtigli ſotto diuerſe imagini

fù adorata . Onde taluolta fù chiamata moglie di Titano per cui

s'intende il Sole ; percioche il Sole opera in lei come in mate

ria atta a produrre ogni ſorte di cola, & fù chiamata terra à Ter.

cendo , percioche cuopre quello che s'appartiene alla ſuperficie

fola , & da gl'Egittij riferente Macrobio era formata, tra le ſa

cri imagini , in guiſa di.vn bucouero vacca non per altro che

l'utile che li caua da queſto animale . Fù tal uolta nomata tellu

re perche da quella togliamo i frutti come dice Rabano ; Tellu

menc per quella parte la quale non li cuopre ; Hamo ſecondo il

medemo per quella parte, che ha molta humiditàcome propin

qua à paludi , & à fiumi ; arida perche fi ara ; Bona per teſtimo

nio diMacrobio ne Saturnali perche è cauſa à noi di tutti i be

ni neceſſarij al viuere ; poiche nutriſce le coſe che producono

l'herba & i frucci & ſomminiſtra l'eſche à gli vccelli , & i paſchi à i

bruti , de ' quali anco noi ſiamo nutriti . Et all’hora era rappreſen

tata che porgcua con mano alcune verdi piáte quafi por hora ger

mogliate ; alle volte con vn ſcettro nella ſiniſtra mano ; per il che

G dicdero à credere ,ch'ella di potere fotſe pari à Giunone ; con

vn ramo di vite ſopra il capo & à laco vn ſerpente con vna verga di

mirto , per quello che Gi fauoleggiaua di ſuo Padre innamorato di

lei . Inoltre fù chiamata gran madre come creatrice del tutto ,

come afferma Stacio nella Thebaide, in quel luogo.

O eterna madre d'buomini e di Dei

Chegeneri le ſelue e i fiumi e tutti

Del mondo i ſemi, d'animali e fiere .
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Di queſta gran madre Igdoro fcriue,chefù tal'hora formata có la

chiauein mano per moſtrare che la terra al tempo dell'inuerno G

ſerra , & in ſe riſtringe illemeTopra lei ( parlo , il qual gerinoglia

do ,'vion por fuorialtempodella Primauera ,quando è detta pois

aprir faoiSi coronaua di diuerle ghirlande talhora di quercia;per

che comedelleghiáde prodotte dalle quercie vivevano già i mor

tala, cofiviuono hoggididelgrano , & de gl'altri frutti , prodotti

dalla terra: & talhora di Pino, porche queſto arboro era a lei con

fácratovLeggeli in Cornelio Tacito ,chealouni popoli della Gera

maniaadorauanolamadreTerra, comequella che penſauano ch

interueniffe in tutte le coſe de gl’liuomini; ma perche non haue

uano ne templi ne timulacri faceuano le loro cerimonie in vn box

fco , du’éra vn carrocoperto tuttocon panni, cuinon poteua toc

care altri che'l facerdore, comech'ello ſolo la pelle che la Dea foſfo

quiui; & perciò lo ſegairaura dietro con molta riuerenza ', fac

cendolo tičare da due vacche: alfhopa erano giorni allegti , &

giocondinefypóreuaguerreggiatezhia tarti i ferri faiſano ferrátiz

il paeſe eta pieno di pace',& i luoghidoue andauacrano guarda

ti con riſpetto grande ;& latiara ch'ella era diandareattorno , ne

più voleua conuerfare tramortali, ilcatro era ſubito lavato in cet

to laco con le veftichela copviuano, & dla pariméti ,& iſerui che

cid faceuano erano inghiottitidal laco li che più non ſi vedeuano

In altro luogo dellaGermania comefoggiange'ilmedeſmo Corne

lio alcuni popolinon-hauendo templi,ofimolacriadorandola por

täuano attorno l'imagined'un Cinghiale , & in queſto modo fite

neuano ficuri da tutti i pericol & nemici. Vedeli in vna medaglia

antica di Fauſtina l'imaginefua, comedigran madre,la quale ha il

capo cintodi torri, & fiedeco'l braccio deſtro appoggiato allaSe

dia , desconla (mittra mano ſoſtiene vn ſeudo fermato ſopra il gi

nocchio , & da ciaſcuno dei lati ha vn Léone; Ne lafcierò di dite

che tal voltada-chiamaronoFauna ; imperoche,comediceMacro

bib , fauoriſcead ogni vlorde gl'animalı; Farua à Fando che figni

hcaparlare ; & Cibelo , comeſcrive Feſto Pompeo da Cerra figura

geometrica Farrá comvndado chiamara Cubo , laquale da gi'ana

tichifù puc à lei conſacrata zlome ſcriuono 'iPlatonici; per mos

ftrare la fermezza della Terra.Concioliache gettato' vni dado cada

in qual lato li vogla trei-fi ferma ſempre ; Er forto queſto nomeK

rappreſentaa patinienti colcapo cinto di torri ſecondo Lucrécio

doue dice.') $ 5,79cą sienauti 359.

211 ) : 5, sil soca al 924919 ;af!1 .
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L'alta teſta gli cinſero, e ornano i sih ? " ; 5 ...

Di corona diMirto permoſtrare ! : init ;" ..

Ch'ellà ſoſtien Citrà ,Ville, e Caſtella ien tudi jan 1 ,

Ei ſe gli daua il carro medeſimamente tirato da Lconiper moftra .

re che non ui è fiererza alcuna coli grande chenon la fia vinta dal

la pietà Materna,licome tiene Ouidio, ancora che Diodoro voglia

che ciò foſſe perch'ella da Leonifu nodrita&alleuata nel Monte

Cibelo in Frigia, dal qualealcuni vogliono che ella haueffe tal nom

me . Fornuto vuoleche la Terraancora G dimandiRea,quali ch'

olla Gia cagione chela pioggiaſcenda , &dicechegli furono dan i

timpani i cimbali, le facelle , & lelampadi, perſegno deicuoni;

de i folgori,& de i baloni cheſogliono andare innanzi alle piog

gie ; le ben alcri vogliono che i timpani Gignifichinochela ter

ca in ſe contiene cucaia Venti. Ma il più particolare nome che de

gli antichi gli Gia ſtato dato è ilnomeOpc, laqual G finſc eſſere in .

glie di Saturno, perciochequeſtavoce fignificaajuto ; &non è chi

più aiuti la vita deiMorcaliche la Terra : Onde Homero la chia .

ma Donatrice della vita , perche ella cidàoue poſsiamo habitare,

& C1 porge ondehabbiamo da nutrirci, & in altrimodi ci gioua

guila dipiccolaMadre, ficheMaccianodeſcriuendola dice che ella

èdi molia crd, & ha un grancorpo, & beache partoriſca ( poffo, &

habbi d'intorno molti hgliuoli , nondimeno hà pur anco intorno

una veſte tucca dipinta a fiori di colori diuerfi , & an manto cellu .

ço di verdi herba, nel qualepaiono eſſer tutto quelle coſe che più

ſono apprezzate da Mortali, comelegemme & i metalli curei ; &

ui ſi vedeua ancora una copia grandedi tutti i fruci, & unaabon

dànza mirabile di tutte le coſe. Nel qual sicrarta.chiarifiwamen .

lepuo riconoſcere ogn'uno la Terra .Varrods fecondoche riferi.

ſce fanto Agoſtino nella Ciocà d'Iddio uuole che foſſe chiamaca

Ope, perche perl'opera humana diuenta migliore ; & quanto più

è coltiuata, táto diuien più fertile . Altre volte fu chiamata Proſerpi

na pche vlcédo le biade dalla Terra vẫno come ſerpendo,e Velta,

perche di verde herbe ſi veſte.ſottonomed'Ope la deſcriuc có yna

corona fatta a torri in capo , perche il citcuito della Terra a guiſa

dicorona è curto pieno di Città , di Caſtella ; di Villagi , & d'altri

edificij, có la veſte teſſura diverdiherbe & circondata dafronzuri

Vanni cheſignificano gli arbori ,le piante ;& l'herbe,checuoprono

la Terra, con lo ſcettroin mano ,cheaccenna che in Terra lono i

Regni cutii , & cutte le richezze humane , la potenza dei Signoti

Cerreni,con i timpani per i quali s intendela rotondità della Terre

partita
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partita in duemezzesfere, delle quali l'vna e chiamata hemiſpero

fuperiore, & l'altra inferiore,cóun cartoda quattro ruote,perche

fc bene ella Ita ferma, & è immobile,l'opere nódimeno che in alla

fi fanno ſono có cerco ordinc variace ple quattro ſtagioni dell'an

no, che ne váno fucccdendo l'una all'altra có máſucti lconi che le

tirano, per alludere a quello che fanno i Córadini ſeminádo il gra

no, pche ſubito lo coprono ,accioche gli auidi vccelli nó ne faccia

no preda; comefanno i Lconi,quando caminano per luoghi polue

tofi, i quali leuano uia có la coda le pedate, accioche per quelle no

poſlano i cacciatori inucftigare doue fi vadino. Le ſedi che gli fi

kingono intorno dimoſtrano che ſc ben l'altre coſe cutte fi mouo .

no,ella Ita però ferma ſempre . I ſacerdoti chiamati Coribanti che

la circondano ftando dritti & armati ſono argomento , chenon

ſolamente i coltivatori della Terra ; mà quelli ancora, i quali han

no il gouerno delle Città & de i Regni, non hanno da ſedere, ne

da ſtarfi in orio ,mà che deue ciaſcunodar dipiglio alle ſue armi,

chi per coltiuare , e chi per difendere la patria, cſponendoli per

quella ad ogni pericolo . Brieuemente adunq; raccogliendo quel

ch'ho detto. Queſta Dea ſecondo Varrone , đi hà da collocare fo

pra un carro tirato da Lconi co'l capo cinto di torri a guiſa di core

na con lo ſcettro in mano, veſtita di un manto tutto carico di rami,

d'herbe, & di fiori, con alcuni ſeggi uoti d'intorno, accompagna

ta da lacerdoti caftrati ; i quali armati percuotono con lemanii

cimpani . Oltre diciò perche la terra non è atta aprodurre in ogni

luogo, quella che è feruilc, & perciò è colriuata fu detta Cerere , &

la ſua ſtatua era fatta in forma di Matrona con ghirlande di ſpiche

in capo,có vn mazzero di papauero in mano,il quale èſegno di fer

rilirà, cıraca in carro da due heri Draghi . Onde Claudiano,quando

la fa ritornare di Sicilia ,ou'ella hauca ripoſta la figliuola coli dice,

Aſcende il carro alle materne caſe

Drizza de'Draghi il uolo, d cui le membra

Spello percuote, & elli per le nubi

Ondeggian torti ſuffolando, e'l freno

Placidamente leccano, che molle

Dell'amico velen la ſchiuma rende.

Queſti coperta la ſuperba fronte

Tengon d'altiere creſte, go hanno il terg

Dinodi tutto e di rotelle aſperſo

E le lor Squame lunghe riſplendendo

Paion d'oro gettarfauille , e fuoco ;

Furongli

-
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Furongli dati i-ſerpi per dimoſtrare itorti folchi che fanno ibuai

mentre.che arano la cerra, & anco perche le bi ademolionó s'ipal

zano, ma pare che vadinoquali feopendo per la terrai,& ſecondo

Heliodo per memoria di quel ferpente chefuggito dall'iſola Sala

mina per ſaluarfientrò nel tempio di Cererein Eleuſi ;doae'poi li

fecre lempre dentrocome miniſtro,& feruo . Ma che Cerere ligni

fichi la terra piana , & larga producitrice di grano lo moſtra ,co

me dice Eulebio l'imagine fua coronata di ſpiche, con alcune pian

te di papauero incorno che moſtra la fertilità . Gli diedero di pod

le facelle in manoper la fauola che di lei fi racconta, quandoandò

cercando la figliuola Proſerpina rapita da Plutone ; come ne fece

già vna ſtatua Praſſitele ; e nell'Arcadia vene fù vn'altra laquale al

Gila teneua nella deſtra mano vna facella , & accoſtaua la Giniſtra ad

vn'altra ſtatua di certa altra Dea chiamata Hera . Nell'Arcadia ap

preſfo vn'antro conſecrato à lei , fù chiamata negra perche era ve

itica di negro , parte per il dolore della rapita figlia, & parte per lo

sdegno ch'ella hebbedella violenza fattagli daNettuno in forma

di cauallo ; la doue naſcoſta in quell'antro, non volendo più vede

re la luce del Cielo ; la terra più non produceua frutto alcuno,on

de ne ſeguì vna peſtilenza grande che perſeuerò fin che da Pane à

forte fù trouata ; il quale poiaccufatola à Gioue , fù per pietàdel

mondo , mandaca à pregare dille Parche ; per il che depolta ogni

meſtítia vſcì placata dall'Antro;& di Cubito ceſsò la peſtilenza, & :

la terra produlle i ſoliti frutti. Et accioche reſtaiſe la memoria di

queſto fatto le genti del paeſe gli conſacrarono quell'antro con

vna ſtatua di legno che ſtaua à feder ſopra vn falſo,in figura di dós

na fuor che hauca il capo di cauallo co i crini intorno alquale an.

dauano ſcherzando ſerpenti &altre fiere, con la veſte che la copri

ua tutta fino a piedi, & vn delfino nell'vna mano, & vna colomba

nell'altra . Fù ancora come dilli di topra chiamata Veita , ma non

quella ch'era Dea del foco, cioè di quel viuo calore ch'è ſparſo per

le viſcere della Terra, il qual dà vita à tutte lc coſe che di lei naſco.

no ; ma quella che denota la rotondità della terra,& il ſuo veſtirſi,

la qualeda gl'antichi era rappreſentata donna di virginale aſpet

to , quale dice Plinio che la feceScopa ſcultore eccellente , con vi

simpano in mano . Fornuto dice di più che li loleva fare ancora

quali rotonda cutta, tanto gli faceuano gli omeri riſtretti , & la co

sona di bianchi fiori, perche la Terra é rotonda,& circondata cut

ca dal più bianco Elemento che ſia, che è l'aria . Oltre di ciò dalla

magnitudine della Terra, fu chiamataMaia ,da cui ilmeſedi Mag

gio
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gio, fu nomato come dice Ouidio nel libro de i Fafti, nel qual cen

pogli antichi Romani ſacrificauano una porca pregna. Gli Egittij

dal coltiuar della terra, la chiamorono Ilis, & la figurauano come

kò detto in figura di vacca; per l'vtile che fi trahe di queſto anima

le, ò perche quando ella nauigd in Egitto haucua per inſegna del

la ſua barca una vacca : Mà perche troppo lungo ſarebbe l'anno

uerare & render ragione ditutti i nomi attribuiugli che ancora ci

reſtano, comediBerecintia, di Proſerpina, di Giunone, d'Hera, di

Media, diErinne, con le lor forme diſtinto, & appartate , mettere

fine à queſto capitolo . 1.1

Della forma de Pane, di Echo , dei Satiri ,Fanni, & Silwadi .

Cap. XX1.

>

I

per

Satiri, ouero Onoſceli, Fauni, Silaani, Incubi & Pani,furono tes

nuti come fatiueTcodontio , figliuoli diFauno, & da altri come

da Leontio di Saturno ; mà i Fauni, & i Satiri erano ripurati Dei

de i Boſchi, i quali coine dice Rabano , con la voce prediceuano

le coſe auuenire, i Pani erano cenuci Dei de i campi, & i Siluani de

le ſelue . Dice Pomponio Mela che olorel'Atlante monte di Mau

ritania Ipelle volte li fono veduti di nocte lumi, & vditi ſtropiti di

cembali, & fiſtole , ne di giorno offerti ritrouato coſa alcuna,

per ciò fermamente tenerli che queſtifaro i Fauni & Satiri . Ec

Rabano dice che i Faunisoucro huomivelli hanno le nati torte, le

corna in fronte, & i piedi di capra, & ch’uno di queſti fu già vedu

to dal Beato Antonio nelle ſolitudini della Thebaide ,mentre an.

daua viſitar S. Paolo primo Heremita. Ercoli S. Agoſtino ſcri

de d'haverne molti per iſperienza veduri , che ſono di naturamol

so lafciui & amatoridelle donne.Tutti queſti fi fingono quali d

una medeſima forma, li come per ordine s'intenderà . Pane cape

de i pani e Diode i Paſtori, che con cra adorato nel monte Licco ,

& Menalo di Arcadia, & nell'Auentino a Roma da Evandro , ha

uea le corna con le orecchie di capta, & una picciola coda,le tépic

circondate di Pino, la barba lunga ,& una verga in mano paſtora

le, torta in cima,la faccia roſſa & infocata , & d'intorno una pelle

di Pardo , & taluolta di Pantera , con una fiftola in mano di lette

ranne, per amore di Siringa ouero diEcho , ſecondo Macrobio de

la cui forma coſi ne canta Aufonio Gallo in una epigrainma.

A che cerchitù par foiocco pittore " ichi

Difar dime pittura, chefor tale

29 Cbe
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Che nonmi vide mai occhio mortale

E nonbo forma , corpo ,ne colore.

Dell'aria , e della lingua à tutte l'hore

Naſco , e fon madre poi di cofa , quale

Nulla vuol dir , però che nulla vale

La voce che gridando i mando fore

Quando ſon per perir gl'vltimi accenti

Rinouo , e con la mic l'altrui parole

Seguo, che van per l'aria poi co' venti kos.

Stonelle voſtre orecchie , e come ſuole

Chi quel che far non pò pur ſempre tenti,

Dipinga il ſuon chi me dipinger vuole , 90.00

Mà come fauoleggiano i poeti , le ſue parti di ſotto crano pelofe,

& aſpre, co' ipiedi,gambe,& coſce di capra , da cui non diſſimile

molio lo deſcriueRabano, chein altro non varia che nella pelle

la qual dice , che tutta era diſtinta à macchie , ma Silie Italico di

queſto coli ne canta ,

Liero delle ſue fefte pian dimena

La picciol coda ,o had'acuto pino

Le tempie cinte, e dalla rubicondus

Fronteeſcono due breui corna , e ſono

L'orccchie qualdicapra lunghe, o birte

L'hiſpida barba ſcende fapra'l petto 35 "

Dal duromento , e portaquesto Dio!!!Jitiner

Sempre una verga pastorale in mano ,

Cui cinge i fianchi di timida Dama 157 €

La maculoſa pelle , el petto , el dorfooisé lol..

Mà Virgilio vuoleche foſſe di faccia trà roſſo & negro .Era da gli

antichichiamato anco Nebride & tcnuco per il Solc, & la Natura,

naturata , & per Gioue Licco adorato alle radicidel Monte Palati

no . La forma di Siluano , breuemente ci vien deſcritta da Virgi.

lio in queſti verſi . ' ;

[ Venne Silwano ornato ilcapoagreſte 70 siribobots ... ! ?

Con bonore Squaſſando i ben fioritis'ob .: u '.', 2 :00: 1

Piccioli rami,di gran gigli appreſſo . th .17

I Satiri particolarmentehanno vna picciola & breuc coda;& Lu

ciano ( criue che hanno le orecchie acute come quello delle capre,

& ſono calui, con duecornette in capo ; & aggióge Filoſtraro che

hanno la faccia roſſa di effigie humana , con ipiedi di capra ; de i

quali molui ſe ne ſono veducinc i monti dell'India . Soleuano gli

antichi

. :11.
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antichi pittori & ſcultorimeſcolargli fra i Dei , comeche partici.

pallero della Deità facendoli però ſempre con lafaccia sgrigna.

ia tutta rubiconda fi come ne dipinſc Parafio nell'iſola diRodi,

con grand'arte. Onde ſi legge in Plinio , dei quattro Satiri d'in

certo artefice ch'erano nella ſcuola della Diua Otrauia ; dei quali

vno moſtraua à Venere Bacco bambino ,& vno altro Libera puro

bambina , il terzo voleua raccherarlo che piangeua,& ii quarto có

vna tazza gli porgeua da bere, c le due Ninfe , le quali con vno

velo pareua che voleſſero coprirlo . Er volendo Filofleno Ero

rio accennar per loro la lafciuia , ne' pinſe tre i quali con vali

in mano beueuano largamente, & parcuano inuitarſi a bere l’va

con l'altro , oltre la tanto famoſa rurma , che di loro fece Liſip

po in Athenc . Scriueſi che vno Satiro fù già condotto a Silla qui

do dalla guerra tornaua 'contro à Mitridate . Et la teſta di vno di

loro , che fidiconomorire con le Ninfe ſecondo il teſtimonio di

Ariſtotile dopo mill'anni co'l naſo ſcemo & con le narici larghe

& ſottili ho veduto io in caſa di Monſignor Archinto qua in

Milano ; la quale ha l'oſſa & il cranio come quello dell'huo:

mo , ma la carne & la pelle co'l ſangue che gl'vici dalla ferita , '

. diuenuta dura , come il marmo . Ne molto diffimili da loro

& da i Siluani li hanno da rappreſentare i Fauni Dei' parimenti

boſcarecci , & tucti li potrannocoronare come faceuano gli antis

chi di gigli , di pioppa , di finocchi, & di canna ne la quale ſi con

uerſe Siringa inamorata di Pane , G comc canca nel metamorfos

Ouidio .

Della formadelle infe . Cap. XXII.

Leninfehanno hauutodai pochidiuerg
. nomi econdo choshitdiuerfi doue finſero ch'elle habitauano. Concioſia che le habi.

catrici dei móti ſono chiamare Orcadi;le ninfe de gl'arbori boſcs

rccci Amadriadi , quelle de i prati Himnidi, delle ſelue Driadi, de

i fiori Agapete; de i paſcoli Balce & Femilie;de gl’arbori più dome

Atici comeſono leghiande & le noci,Dodoni, & coſi altre Theſpia

di, & Atlantice, & ſecondo i luoghi da loro habitati. Or ripiglian

do le prime chiamate Oreadi, il Sannazzaro fà che fiano cacciatri

ci , del qual genere ſon quelle che li fingono compagne di Diana

dea della caccia , per le pendici & rupi demonti , & fù Atalanta

che accompagnoMeleagro nella caccia del porco di Calidonia . E

quanto alla forma lore lcriue Claudiano in queſto modo.

og 2
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Lebraccia han nude, e gl'homeri , da i quali

Pendon faretre di ſaette piene,

Le man dilievidardi fono armate ,

Enon barno ornamento alcuno intorno

Fatto con arte , ne però men belle

Appaion mentre che van ſeguitando

Lefaticoſe caccie , edi sudore

Bagnan talhorale colorite guancie ,

Dalle quali è fatica ſi conoſce

s'elle ſian virginelle ardite , e vaghe

o pur feroci giouani,le chiome

Sono annodate ſenza ordine, e ſciolto

Ritengon le ſottil nefti duo,cinti ,

Si che van fol fin ſotto le ginocchia

edi queſte, n'ho veduto io vna ſtatua inRoma, di marmo nero

cccetto che la teſta , le mani , & i piedi, che ſono di marmo bian

ço , la qual è coperta da capo a piedida vna foutil veſte, ma ſopra

cinta con belliſlimo modo divna pellediLcone , con vna corona

di fiori in mano la quale forſe douea eſſere premio di chi era più

valoroſa cacciatrice. Ei che Claudiano in queſto loco accenni le

pinfe de imonti , li raccoglie,poco auanti doue parlando di Dia

na dice,

Scende la Dea , che della caccia ha cura

Daglalti monti , e co'l veloce carro.

Subito paſſa il mar , duo bianchi cerui

Trahcuan quel con le dorate corra .

La qual però anch'ella fù da gl'antichi farca in habito di Ninfa cut

ta ſuccinta , con l'arco in mano & con la faretra piena di faette al

banco , o doppo il tergo tutte dorate ,con cani alati , e con la com

pagnia delle ſue ninfe cacciatrici armate anch'elle di faette di cor

no, con le braccia ignude ma candidiſlime co' capelli ſciolti e ſpar

fi ſenz'ordine, co'páni luelti & lottili & co'l corno à laco.Le Ama

driadi li rappreſentano in vaga forma di giouanette, parte ignude,

& parte veſtite in quella guila che più poliano dilettare . linpero

che altro non è l'officio loro che ſcendere da gl'arbori & fàltarglı

intorno cátando al inormorio delle frondi percolle da venticelli.

Le Driadi che albergano nelle lelue, & in bolchi, dal Sannazaro

ſono chiamare formofillime, & fi fingono per lo più in cerchio at

torno à qualche arboro danzando;come quelle che ſi dilettano di

ſuoni & di canti . Claudiano doue tratta delle lodi di Sulicone ne

ricorda
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ricorda ferte , cioèLeontadome, Ncuopene , Thero, Britomarte,

Liſcate, Agaperte, & Opi ,lequali in generale tengono il nome

delle felue chehabitanocome di Nemeadi, di Hercinice, & di Do

donee . Le Himaide Ninfe de i prati G dipingono vaghe , liere,

adorne fi di bellezza come d'ornamenti verdeggianti & legg eri;

ma non tanto come le Agapeti Ninfe dei fiori, le quali hanno da

eſſere più vagamenteadornate , & maffime intorno alla teſta,brac

cia , mani, & habiti di diverſi colori ,come ſono i fiori da iquali

hora fi chiamano Amaranthidi, hora Acanthidi,&hora altrimé.

ri da i nomi, & formedeigigli ,liguſtri , Cipariffi, & altri fion .

Tutte loro come dee della leggierezza & vaghezza , s'hánoda mo

Atrare (pen Gerate , & ornate di carco ciò che ſipuò deſiderare

quanto à velami & fiori . Le Palee ,& Femilie di cui li leggonorel

ſere Phetula & Salim pethia figliuole del Sole , l'una delle quali

concedel'ombre ,&l'altra il viuere , & però ſono chiamateNin

fe Siciliane , che cuſtodiſcono il gregge del Sole, li poſſono forma

rc diucrſamente , fi come habbiamo detto delle Agapore . Et coli

dico delle Dodonce coſi chiamate dalla Selua Dodonia della Cao

bia , le quali fingono i poetiche li conuerſero in due colombe, che

pareuano ſpeſſo volat dal Cielo ,& doppo che d'indi ſi partirono

doue era il tempio diGioue Dodonco , & doue elle kauano alco .

te nelle quercic, &dauano rilpon ſi comeoracoli. Epoi fi parci

rono , & vna parue chevolalle in Delfo Città diBeolia a darlume

all'oracolo d'Apolline Delfico, e l'altra in Africa nel Tempiodi

Gioue Ammone, doue era l'imagine dell'ombelico Mapercheno

vi è loco douc ipoeti nú habbino ritrouate ninfe lalcieroche'llet

core da ſe ſteſſo lc uada inueſtigando , ſenza ch'io occupi piùcáo

teinadditarglieleciaſcuna .

Della formadel corpohumano edeiſuoi artefici. Cap. XXIII.

14

L.corpohumanofabrica mirabile, & principale fra tutte le alers

o contendendoin ſe agni perfectione,è propriocome un eſemple

re compito di cutre le cofe , fi comehò deuto altra volta ne i preden

denti libri . Queſto cſemplare adunque vniuerſale ditutte le com

fe , che coſi a ragione li puòchiamare , riſplendendo in lui turco

le perfectioni che fi pofono trouare , & defiderare in quato al cor

po , ſecondo che affermano i più approuati Anatomici ,è fondas

mento & per cali direarmatura, ſopra la quale tutte le altre pacci

di armano & Habilisconot. & èformato ( lalciando da pasce logiú.

1174.2.1.AT Qq ; ce
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le ,le cartilagini , & gl’officelli ſimili alſeme del ſeſame, ( chc ſo .

nocoſi nellemani comene i piedi , alpiù quarant'otro ) ſeconda

alcuni di ducento vidtquattro olli ; & ſecondo alori di ducentó

quindici . Dei quali ancora che non ſia neceſſario alpiccòre hauer

ne eſatta cognitione, appartenendo ciò più toſto all'anatomiſta ;

cuttauia non ſi può negare che ad ogni modo non gli conuenga fe

come etiandio allo ſcultore , ſapereminutamente il numero loro,

& l'arte con che fono compoſti & congiunti inſieme; & infieme

non gli ſia neceſſario fapere la quantità deimuſcoli ,che fono-cir

ca quattrocéro nouc, & i luoghi & le cóuenienze loro . Ondeco.

minciando dall'oſſa, habbiamo da fapere cheduemuouono lafrá

10 , trè ciaſcuna delle palpebre de gl'occhi; cinqueciaſchedun'oc.

chio , quattro il naſo , altri canu le labra , & parimcuti le guancie,

otto la malcella inferiore , & altre tanti l'oſſo hiorde , dicce la lin .

gua, diciotto il gargallozzo , quatordici la teſta , fedici la ſchena,

quatordici le braccia, otto l'olla delle ſpalle,otrantanouc il petto ,

dc i quali otto ſeruono al ventre , & drece muouonoi gomiti,otte

i minor fufelli del braccio , altricanti i bracciali , cinquanta ſei le

dita dellamano , quattro il membro virile , duciteſticoli, vno il

collo della vellica , trè il fondamento , vinti la coſcia , aloritanti le

gainbe , diciotto i piedi, & quaranta quattro le dita del piede. He

radafciando la tela cheinfafcia l'otſa per la parte di fuori, percid

da Greci detta Perioſtion , & akre ſimili coſeche lleggonocap

preſſo gl'Anatomici& delle parti difuori hauendone trattato nel

primolibro ; acciò che in queſta parte nella quale giudico che con

lifta il riſtretto di queſt'arre, fi fappia quale habbiamo da proporfi

ad imitare , verrò nominando i più eccellenti moderni che hanno

ſaputo dimoſtrare queſt'arte & farla vifibilela gl'occhi noftei , ga

reggiando con gl'antichi Greci. I quali perdimoſtrare quanto in

effa valeſſero ſoleuano fareper lo più le figure ignude li come ſole

uano anco gl'antichiſſimi Arabi , Indi,Babilonij,& Egittij . Dop

po i qualisiRomani cominciarono a farele figure veftite,forſiper

non potere conſeguire queſt'artecon quella facilità& felicità con

che la conſeguiuano quegli antichi. E principale anzi fingolart

frà tutti è ſtato à commune giuditio ildivino Michel'Angelo , di

cui doppo gl'antichi non è ſtato e non farà chi habbia più viuama

te eſpreiti inudi,& potto ſotto glocchi bacta l'arte dell'Anato

mia : Doppo lui eccellenti fono itari Leonardo Vinciz del quale ſi

ritrouano diucrſi dillegni in più mani, &principalmente in cafa

di Franceſco Melzo gentilhuomo Milaneleſuo dilcepol grolite

l'Anatomia
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L'Anatomia de'caualli , che egli hà fatto ; Baccio Bandinelli, nello

ai opere turte fi vede eſpreſle con Gingolar eccellenza tutta l'arte

dell'anatomia , oltre alla carta veranente diuina dou'egli ha rap

preſentata eſſa arte dell'anatomia, intagliata da Agoſtino Venecia

no & altri diuerfi nudi che ſi vedono nella carta diS. Laurentio;

& de gl'ucciditori de gli Innocenti, la prima de le quali fu taglia.

ta da Marc'Antonio & l'altra da Marco da Raucnna , Gaudentie

Ferrarı , & Daniel Ricciarella Volterrano che furon pictori , & ſcal

tori inſieme. De i pittori ſoli ſono ſtati eccellenti Rafaello d'Ve

bino ; Perino delVaga , il Roſſo Fiorentino , Marcoda Siena , il

Saluiati, Pelegrino Pelegrini, Giouanni Fiamengo che diſegnò l'

Anatomia al Velaglia; & Aurelio Louino & degli ſcultoriBartolo .

mco , &lacomo Franceſij., & Alfonſo Lombardo , i quali leguita

AnnibalFontana coſi felicemente , che Milano ſua & mia patria a

ragionc può ben gloriarhi non meno di quello , che G.glorij di

Caradoſlo Foppa & diPaolode la Mano famoſi ftatuarij ,de l'A .

madco , di Chriſtoforo Gobbo, d’Agoſto Zarabalia ,di Biagio Vai

tone , d'Andrea Serono , & di Giacobo de la Porta & Franceſco

Brambilla, tutti valenti ſcultori; riceuendo ognigiorno nuouior

namenti dall'opere della ſua felice mano , come di vede nella fac

ciata della Chiela diS. Maria di S. Cello , doue ha fatto con fiae

golare artilicio alcuni profeti & dueGibille di condo rilicuo,feden

^ , & maggiori della naturale. Nelle quali come che tutte le pac

ci Gano eccellenti, non dimeno i nudi, icapelli , i giri, & le pic

ghede ipanni ſono coſi marauiglioli, & con tanta felicitàciprof

& cheſi ſtima ch'altri difficilmente polla agguagliarlo . Eroltre

queſti-u'ha fatto la natiuità , &la prelentationc di Chriſto al tem

pio il miracolo d'acqua è vinodi ballo rilicuo , & hora và facendo

la vergine che aſcende in Cielo da eſſer collocata in cimadella fac

ciata di condo rilieuo , con molte altre coſe dell’yno e dell'altro ri

licuo à virtuoſa concorrenza dell'Adamo & dell'Eua d'Aſtoldo L.

renzi ſcultore Fiorentino ; & d'alcun'altre coſeda lui fatte & colle

mce nell'iſtella facciata del ſudetto tempio .

Della forma dell'offa nel corpohumano. Cap. XXIIII.

TAN

RA tutte le parti del corpo humano non è chi non ſappi che

principal parteſono l'oda , Concioſia cheſono il proprio fofte

gno & termini delle membra , e la vera& falda catena loro. Onde

à necelario cho vodiamo in qual modo fra loro ſi compongano ;

Ra 4
accia
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accioche ſapendo il fondamento delcorpo , facilmente (i glipole

fano le altre parti aggiungere , lecondo quel precetto che già Lco

nardo la ciò ſcritto nella fua anatomia del corpo humano , la do

de parlando de l'olla & incatenatura loro dicenon eſſere poffibile

che'l pittore faccia con ragione vn corpo ſenza ſapere come ſtiano

l'olfa principalınente forto . Perciò che ſono la vera lunghezza

delle membra , & ilgiuſto termine; ondepuò di leggieri auuenire

che vna figura fi forpi, non auuertendo per eſempio chelotfo

non fi può torécre, ne ſpezzare,ne più che tanto alzare o volgerle

inc i giunti. Et coſi'ne fegue che molte figure ſi veggono fare atti

sforzati& rotti per le membra. Al che ſopra lucri diligenteinente

auuertà ſempre Michel Angelo, & alcuni altri come chiaramente ft

vedo nelle opere loro . Ma douendo io in queſto loco parlare di

tal coſa più brevemente , & più chiaro, che ſarà poſſibile ; crafcoc

scrò peril campo dell'anatomia, cercando ſolamente quello che

s'aſpetta all'arte noftra , circa all'offa del corpo humano:&comin

ciando dalla teſta ch'è quella parte che vien coperta da capelli, et

la è coperta davnoſo detto cranio , che ſi compone di ottooffa,

de' quali il primo occupa il fronte , & da lui piglia il nome , il fe

condo & terzo fanno la coronella , il quarto , & quinto , occupa

no le tempic , ne' quali vengono ad effere i buchi dell'orecchie, il

feſto piglia la collottola , & la metà del fondo del cranio il fercia

mo sincafla nel mozo del fondo del cranio , comecunco , & cofa

Ac prendeil nome , & fà il centro del concauo de gl'occhi, Lora

tauo . & vltimo empietutto il buco del fondo dell'ollo della fronte

che riſponde a forami del nato . Le commillure det cranio com

poſte inſieme, vengono a fare vn H. & fono tre , I'vna coronale

L'altra Lambdoide ,& la rerza ſagittale li chiama: Dalle ciglia al

La bocca la formala maſcella ſuperiore che ha dodici offa , fer da

ogni banda, de i quali non è neceſſario ildire come fi componga

no & facciano le noue loro commiffure . La mafcella inferiore e

cucco il mento ; i denii mafcellari & le ganaffe, li fanno di due of:

fa , cheſi congiongononella punta delmento il quale da vna para

te li va reſtringendo fin'alle punte delle ganale, quivi di nuouo fi

dilaca , ma più forulmentemontando včelo lorecchie , & finendo

come in due corna de'quali il primo termina fotro l'oſſo giogalo ,

& l'altro nell'angolo , tra quello & l'orecchia . it denui lona'ttenere

Laduc , ſedici permafcella : i quattro dinanzi li chiamano Tomis.

dopdi quali ne feguono due canini vno per parte ,& pot cinque

daogailatodetti molari finalmente duc di tre radici , checom

quelli
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quelli ſonoincaſſari nel prefepio di eſſe maſcelle . Ora taſciando

PHioide, ouero Y phloide ch'è nella radice della linguacompoſto

di vndicioficelli verro all'oſſo della ſchiena ch'à guila d'vnaca

quedotto di molti canali diſcende dalle cervella final codionoj

& fi compone ditrenta olla detti nodi , che tutti ſono larghi dalle

parte dinanzi:,cccerto il primo ch'é quaſi tondo , & c pertugiato

ſenz'ordinc ; douc'entrano rami di vene, & arterie à nutrir que

f'olla . Nell'altreparti ogni nodohad'intorno molti procelli, co

mofpini chetuttiſono chiamatiſchiena , cheparte in sù,& parte

in giù , altri da icanti; & altri in dietro vanno , con intermezo di

eaccilagini deiqualinon occorre farne più cſata mencione . Balta

fapere chela ſchiena li diuide in quattro parti; collo , ſpalle,lom

bi , & ollo grande: al collo li chiama dal fin della collottola à gli

omeri ; & ha Terrenodi , de' quali i due primi li congiungono de

ogni parte lano all'altro ,& nel roſto s'attaccano ſolo la parte

dinanzıdimandara il corpo delnodo . Tutti hanno i procolli di

dietrobifurcati eccetto ilprimo; à cui fi congiungono inodi dels

le ſpalle che ſono dodici ,di ſopra minori, & di lotto maggiori ;

che hanno da tutti due i lati vn follo ,nel quale s'inſeriſcono i ca

pi delle coſte , & hanno i ſuoi fette procesli, due alti, due basſi ,

due da’lati , & yno di dietro collegati nel modo che moſtra il Ve

ſalio de'lombi I nodi fono cinque che háno i medefimiſettepro

cesli che gl'altri, diſpoſti inmodo cheniuno monta in su, cccetto

quelli dell'vltimo per fuggire l'olla de' galoni. I procesſi poſterio

si di queſt'offa , ſono fortegrosſi , & corti, & finiſcono in vna pat

te molto afpra . L'offo facto ch'è il maggiore della fchiena è gobe

bo di dietro ,& concano dinanzi ; & ha lei nodi; de' quali i lao

periori ſono maggiori, & gl' inferiori' minon , il codionecon

lifte di quattro nodi; il primo, ha di ſopra vn fofferto nel quale

s'incaſſa l'vlcimo nodo dell'olfo ſacro o grandeche fi voglia dire ;

& cofi vicnc à congiungerli il ſecondo alprimo , & dopoi gl'altri

che tralaſcio . Il perto ch'è quella parte dinanzi la qual è dalle cle

nicole Gin'alla bocca delloſtomaco, hà nel mezo vn'offo largo che

occupadalla fontanelladella gola fra le due clauicole fin’allafor

cella dello stomaco-;& hà vintiquattro coſtedodici da ogni lato ,

delle quali le più alte ſono intiere, & k cópongono all'ollo del per

10 ; & l'altre fonomezze, li che non arridano' al petto per cui fos

Do dette baſtarde , & fagliono all'ambelico in sà,attaccadoh ogn

una di loro a quella di lopra, che glè pià vicina, & alla diaframa,

cucecco l'vltima. Tutte quante per la parte didiecro del vora del

petto
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petto ſono liſcie , & háno nella parte di ſotto yn erballetto per met

to il loco d'ogn'una , il quale,meglio apparcdouc fi congiongo

20 con l'oſſa delle ſpallefin’alla metà . Eteſſendo il petto ouata ,

quelle diſopra , & di ſotto , vengono ad eſſereminori,& quelle di

mezomaggiori.Le palette delle ſpalle ſono all'olla in cui s'incaſſa

no le braccia che ſono ſituate,fra la prima & quinta coſta ; :& Gile

gano ogn'una di loro dal ſuo lato con l'ollo della collottola , &có

li nodi della ſchiena, & con le coſte mediante certimuſcoli . Di

più ciaſcuna, è fra fodifferente ; perche oltre all'hauere moltipro

cesfi, & concauità , & giunte , &gromni, è di figura triangolare,

ineguale . Concioliache il-laco didietro all'otlo groſſo a diften

de lecondo il longo delle ſpalle, eſſendo nelmezo alquan to inca

uato ; & quel dinanzi dal fin di queſto camina in obliquo verſo la

banda dinanzi; & quel di ſopra cala alquanto verſo inanzi, finche

finiſce in ynpicciolo ſeno appreſſo ilcollo della paletta; accoſtan

do fe à quol dinanzi. Le clauicole s'incallano poi nel feno piùal

to del procello di queſte palette chiamato punta dell'omero ; & in

quelli duc ſeni che li fanno nella parte più alta de lati del primo

oſlo del petto , & le teſte loro ſono ſimili alli ſuoi ſeni cioè inarca

çe , & vannodalla banda dinanzi verſo quella di dietro , douc ſo

nomen larghe, ma più rileuate . L'ola dell'omero il quale èqud

lo che ſi diſtende dalla palecca Gn'al gomito alla ſuaparte più alta

& li congionge allepaletre, hanno gran giuntache fà vnagran te

ta , leggiermente diviſa ;& la parte didentro ch'è maggiore come

meza palla s'incaſſa nel ſeno della palecta,& quella di fuorialquá

to diſuguale eſce in fuori , & li diuide in due teſte.La parte di lor.

to di queſto oſlo che ſi congionge alli duc fulelli del braccio nella

ſua parte di ſotto , ha vnſeno , & due grommi che fanno la figura

di vna girella ;& hà la teſta di détro più rileuata che quella difuo

ri . Sopra della girella ſonodue ſeni;fatti in guiſa che quel di die

tro è maggiore; & di ſopra lor giuocano iprocesſi del maggior fu

fello delbraccio , I fuſelli fi ſtendono dal gomito al bracciale &

ſono due,l'vno maggiore chefa il giuoco del gomito ,& l'altro mi

nore : ilmaggiore chiamato vlna che s'incaſſa nella girella verſo

il bracciale , li fa ſottile , & al fine di fà in vna ceſta , al cui fine è

vna gionta tonda: al minore detto radio li congiongeco'l mag

giordiſotto; di ſopra torcendoſi ,per tanto in mezoche non lo

tocca in parte alcuna di ſotco apprello al bracciale, doue ſe ingrof

fa , finiſce in yna gionta nel laro didentro ; & di fupra , è alquan

to tondo & gobbo, Il bracciale , alquale di congiungono , i fufelli

è quello
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èquello ſopra il quale giuoca la mano, & hå otro olla, le quali tur

teincaſſateinſieme per la parte di dentro, fanno vna figura di va

O incauára : il primoč gobbo di fuori , & depreſſo didentro de

fi congiunge al minore fuſello ,& al ſecondo, quinco , lefto , &

ſettimo offo del bracciale : il ſecondo è condo alquanto per tut

10 , eccetto che di fotto , & li congiunge al primo , lettimo, & cer

zoper l'artrodia congiuntura , &al fuſello minore: il terzo alquá

totondo eccetto chedi fopra ficongiungeda i lati,alſecondo & al

quarto ; & di fotro s'incalla in vnſeno dell'orcauo: il quarto Gi cá

giange al terzo : il quinto è in certomodo quadro ,& hadi ſopra

Yn feno ", nel quale s'incaſſa vna ceſta del primo, & nella parte eſte

riorę ha vn'altro feno, nel qual riceue vna teſta del ſeſto, & di lot

to vn'altro , nel quale s'incaſſa vna teſticola del primooſſo del pol

lice : il ſeſto ch'è quafi triangolaredi dentro fi congiunge al quin

to ,difuori al ſentimo;& dilocio al quinto ,oltre la parte in cui s'ia

calfa il lecondooſſo della palma,& il primocheſoſtiene l'indices

il ſettimo G congiunge alprimo, ſecondo , fefto , & ortauo , & à

quello della palma che ſoſtiene il medio : l'ottauo & vltimo entra

come cunco , tra il fertimo & il terzo ; fi congiunge a quello della

palma che ſoſtiene l'annulare & l'auricolare. Lapalma è quello

ſpacio ch'e dal bracciale a i primi articoli delle dita, che li chiama

pertine,&ccompoſto di quattro olla qualronde; de' quali il più

longo ſoſtiene il diro dimozó&fi atracca inſieme con le altre are

olſa ', che lealtre tre ditafoſtengono, inſieme co'l pollice, che nel

petune non ſi numera . Ogni dito della mano mediante gli artico

ilcompone di trooffa , & ogn'uno o più largo nel principio che

nielfinc ; & cofi ſeguono,conoſcendoſi per queſto laloro gran

dezza , icapi fonogrosſi più che'nelmezo , di fuora fond tondt; &

di dentro incapati; ilche non ènelpollice di più l'ollo primo's ár:

tacca ad elfo ; & ilſecondo fi congiunge co'l primo, & ilterzo coºl

fecondo. Le anche che li congiungono a proceſſi dell'offo grana

de ; ſi compongonoditee olla ; il primo fa la parte più altache fi

Iponde al fianco,dettapunta del galone oucto anca, il ſecondo fa

quello di fotto doue s'iticaffa la teſta dell'oſſo della coſcia , detta

anca ; & il terzo fa la parte dinanzi&è detto oſſo del pertignone;

L'ollo della colcia , è il più longo de gl'aletidel corpo ,&hàda i

capivnagionta che dalla banda di ſopra fi congionge all'oſſo dela

Vanca , & diſotto al maggiore ſtinco della gamba : Stinchi ſono

quelli düe chefono dal ginocchio al collo del piede,l'uno chiä .

mato tibia ch'è maggiore, & Ainellatodentrodellegambe , &

più
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più groſſo che l'alcoAtinco minore, il quale Atà di fuora ; dettoda

alcuni Scira . Tutriduc hanno le ſue giunte diſopra , come di ſot

80 ; ma la parte ſuperiore del maggiore è più larga & groſſa dell'al

ko ; & ba nelpiù alio duc ſeni; ne i quali s'incailano le due teſte

dell'oſto dellacoſcia . I minore nonmonta tanto in sù che fi pof

Sa congiungere a queſto ollo della coſcia"; ma diſotto al maggio

se nella parte dinanzi del ginocchio ha vnoſſo tondo alquáto piai

no didietro , & dinázi; & nel mezò hà vnacoſta che s'incaffa nel

feno il qual hifa nelledue tefte dell'oſſo della coſcia ;& di più hà

aella parte balla vna puntachesiſpondealla parte alta del mag.

giore Itinco : 11 piede li diuide in -calone , calcagno,oſlo ;nauicola

collo, percincpianta ,& dita ; Il caloneè doppio , il primo è quel

lo nella cui parte più alta , s'incaffano i due ltinchi della gába che

perciò in queita parte è conda , & rileuata da i lati : nellato difuo

si è più cupo ,è quadro,& rui ş’incafla il proceſſo dello ſtinco ming

re ch'è piùabballo delmaggiore ſecondo il calcagno che: čiliollo

ſecondo del piede dalla parte di ſotto è condo didentro , & cupo

nel mezo ,
& rileuato ; il terzo offo detto nauicolare percio che

raſlimiglia vna nauicella , ha nella parte di dentrovn capo & lon

go ſeno , nel quale s'incaſſa:la reſta dell'oſſo del calorc ;nella par

te dinanzi ha tre lau , ne' quali s'incaſſano le tre oſſa del collodel

piede. Etnella parte dilopra è alquanto tondo, & defacto diuca

à fare il voto delpiede ellendo ſcavato .. il collo delpiede hàquat

tro oſſa , de'quali ere li congiungono al nauicolare , & ilquartos

Amnile à vndado. Il pettine del piedefi chiamala parte dilopra

frà ilcollo ,le diça,& la parte di Porto dellapianta - Hà cinque

olla, amili a quelli quattro della mano , che licogiúgono a quel

ļi del collo per ordinecon relticciuoleche quali ſono piane,Quel

che ſoſtiene il pollice, 's'incalla nelprimo del collo ; Il ſecondoche

ſoſtiene l'indice nel ſecondo ; il cerzo che ſoſtiene il medio , nel

terzo ,& li due vltimı s'incaſſano nell'ollo fimilc al dado già det

so . Le dica li fanno ciaſcuno di tre olſa , comequelli dellamano,

occetto il policeche ne tieneſe non due; dei quali, il primo fail

primo ollodel pettine , & nel reſto ſono ſimili a quelledella ma.

no . Queſto è ch'io quanto più brcucmente ho potutoho voluto

raccorre quidella compofitionedell'olfa ; perche de muſcoli, &

de gl'ofridj loro, & dell'alçre coſc hò ragionato a baſtanza altroue

Maperditne liberamente quel ch'io lento per intédergli perfetça

mențe ad ogni modoè nccciſario vedergli, dal uero la comé,hanno

farto mille volte ibuoni piccori & looltori-. Tomloco

Dello
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Della formadegl'Eroi,de i Santi,da de i Filoſofi, santo antichi,

quanto moderni. Cap. XXV.

Arebbe di certo mancamento grádiffimo,ch'efendomi fteſo coli

lungamente in cercare della forma dei Satiri , delle Niafe , &

altre genti fauolole,& hauendo poco innanzi trattato della for

ma del corpo humano , non toccaſli alcuna coſa della formade

gl'Eroi, & altri huomini & donne famoſe, per quanto ne ho potu .

to oſſeruare nelle ſacre, & profane hiſtoric, cold'Ebrei , come di

Greci, d'Aforij, di Romani, & d'altre nationi antiche, de i quali

la maggior parte de gl'autori ne fanno métione, citati nel priino,

& ſecondo prontuario delle medaglie antiche&moderne, con le

vite loro, & inſiemede i Santi , dei Filoſoli, & de gl'Imperadori,

coli Barbari, come Italiani, & anco deiſuoi Generali , accioche il

pittore poſſa eſſere in tutte l'opere fue auuertito , rappreſentando

le hiſtoric con ragione, & non moſtrando , come molti , vna coſa

perun'altra; come un Nerone che alfomigli a Carlo Magno, & un

Sanro Paolo vecchio, per il giouane che cade da cauallo,ò vn huo.

mo crudele per un clemente; le quali pitture non poſſono ellere

d'alcuno pregio , ancora che folſero fatte dall’iſtello Apelle. Et

però ricercandoli nel pittore che oltra la forma& diſpolitionc de

i corpi rappreſentianco nelle figure le qualità dell'aniino, le quali

allai chiaramente ſi dimoſtrano per le figure antiche coli di Prina

cipi quanto di Saui, & Dei della Città diRoma , raccolti minuta .

mentecon i luoghi doue ſono nellibro chiamato Lucio Mauro ,

doue ſi potrà vedere quante foſſero le grandezze &meraviglie de

i Greci, & dopo dei Romani, in coral facoltà ; anderò notando

in queſto luogo tutto ciò che ho potuto leggendo olleruare , col

della forma, & difpofitione delcorpo , come della qualità del

l'animo, & dicerti porramenti peculiari , d'alcuni huomini più

ſegnalati che ſono ſtati dal principio del mondo bino a giorni no

Atri,i quali occorre ſpelſe volce à pittori dirapprelentare nelle hi

ſtorie . Ilche à mio giudizio ſarà cola vtiliſſima, & ondeG potran

no cauare molte auuertenze, per operare con giuditio & pruden

za . Er coininciando da Adamo& Eua non ho dubbio che la fora

mad'amendue nó fuſle belliflima, & lopra tutte l'alcce leggiadra,

per effere ſtati factura della propria mano d'Iddio , il quale ſi så

che creò tutte le coſe nel più bello , & più perfetto modo che po

teſle eſſere , G come dimoſtrò con la maggior eccellenza che poſſa

conſeguire huomo moriale il diuino Raffaello, che poi è ftato da

to in
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to in ſtampa daMarco Antonio Bologneſe. Dopo quefti laſciando

la grauica diNoc, & la inaeltà di Abraam , Melchiſedech Rė&

ſommo ſacerdote fù vecchiſſimo oltra modo al tempo di Abraam,

fi come quello che fu tenuto il medeſimo che Sem figliuolo di

Noe . Giacob dopo la contentione con l'Angelo in Labothando

zoppo ſempre. Eſaù cra peloſo dal capo à piedi fuor di miſura, e

quindi hebbe il nome, & Edon di pelo rollo ,e perciò fù coli noma

to . Giofeffo fu belliſſimo , & honeſtiſſimo, perilche la Regina d ',

Egitto ſe ne innamorò ; Mosè dapoi che diſceſe dal monte Sinai

con le cauole della legge, haucua raggi diluce intorno alla teſta

coſi riſplendenti cheniunopotcua mirargli il viſo, mnà cra necella

rio parlargli con la faccia velaca. Gioſuè fù fortiſſimo & robuſto di

corpo, li come furono dopo lui Ottoniello, Aioch , lecce di Gala

thia, & Sanſone, coli detto per la forza che haueua nc i capelli , i

quali cutti furono giudici del popolod'Iſrael. Frà i Rè de gl'Ebrei

Dauid fu ilſecondo,perche il primo fu indemoniaco ,& fu dipelo

roſſo, di faccia belliſſima,di corpo robuſto & forte, in modoche

egli vcciſe con lemani Orl & Leoni, & con la fromba eſſendo pa

ſtore atterrò Golia gigante Filiſteo , il quale ſcolpi in tale atro igna

do il Buonarotto, ſopra un piediſtallo innanzi al palazzo del gran

Duca, doue è ancora un Ercole che vccide Caco del Bandinelli ..

Il Re Salomone ſuo figliuolo fu d'alpetro amabile& gratioſo, per

cuifu fatto Rè auanui il tempo da ſuo padre, & fu amato , & riuc

rito da cutai , kino dalla Regina dei Sabei . Abſaloneſuo fratello fu

belliſſimo ſopra tutti gli altri del ſuo tempo, & portaualazazzara

lunga,per la qualefuggendoreſtò appclo ad un arboro . Roboam

fucceffore di Salomonefu ſtolco & pufilanimo; Helafu goloſo , &

{ porco;Ambri maluaggio &vano, Acab cattiuo , & pazzo,loachab

forte, magnanimo, & crudele, Ozia lcprolo dopo che inuolò nel

tempio il curibolo ſacro; Ezechia buono , robuſto , ben fatto di

corpo, & pieno di macſtà . lolia decimo ottauo Rè di Giudeico

IcriueGioſeffo fu modeſto ne glatii, prudente,graue,continen

te, religioſo,clemente, robuſto , & ben proportionato di corpo .

Giuda Macabeo fu di corpo robuſtiſſimo& forre, & totalmente

daco all’armi ; e Marianne Reginade gl’Ebrei, fu di tal bellezza ,

che Herode ſao marito eſſendoue ſopra modo diuenuto geloſo la

fece decapitare ad vna falſa relatione fattagli ch'ella hauea man

dato il ſuo ritratto dipinto a Romaad Ottauio Augusto per farlo ·

di le innamorare . E per venire à i Santi ,Maria Vergine fù di ſins

golar bellezza, tale che non cedeua alla bellezza dell'animo, md .

l’yna

me
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l'vna'all'altra:beniſſimo corriſpondeua. Perilche non á trouò mai

alcuno che di lei fi innamoralle laſciuamente ; tanta luce & fplen

dorc d'honeſtà, di maeſtà, d'humilca, & di carità riſplendeua nel

la ſua bellezza corporale , leggeli però che fu alquanto bruna , di

grandezza di corpo fù mediocre,conforme alla ſtatura di Chriſte

higliuolo . Santo GiouanniBattiſta veſtiuaſli di pellidi cameli , a

modo di cilicio, & era poco delicato di carni, per l'aſprezza della

vita che menaua . Santo Stefano primo martire mentre che diſpu

taua con gli Ebrei , parcua che hauelic una faccia d'Angclo quan

do la micauano in volto . Santo Giacomo primo Veſcouo di Gie

ruſalem raſlimigliaua Chriſto nella faccia, & nel reſto del corpo

ſe gli foſſe ſtatto fratello, & vlaua di portare ſolamente veſtimen .

11 di lino . Santo Pietro Vicario di Chriſto haueua la faccia dalle

lagrimeadufta,le quali ſpargeua tutta uolta che ſentiua,ò ſi ricor

daua della voce del gallo, onde ſolcua portare ſempre un panni

cello ſeco per raſciugarle; S. Marco Euangelifta haueua il naſa

lungo,le ciglia alic, gliocchi belli , la fronte alta, la barba lunga,cra

di mediocre ſtatura,haueua il dito grollo mozzo , il quale ſihaue

vatagliato per non ellere ſacerdote, comeſi legge nel libro ottauo

del ſupplemento delle croniche di frate lacobo Filippo da Berga

mo , & quando morì haueua i capelli alquanto canuri . Ş . Maria

Maddalena fu belliſliina frà cutte le altre donnedi quei tempi , &

in ogni ſua parte lafciua, fin che li conucrſe per Chriſto , & dopo

fi uide ſempre tutta contrita & piena di feruorc, & con le treccic

lunghe, con le qualiaſciugaua ipiedi del ſuo Signore . S. Bartolo

meo Apoſtolohebbbe i capelli neri,& crelpi, la carne candida, gla

occhi grandi,il nalo dritto, la barba lunga ,& fu di mezzana Ita.

tura , portaua il manto bianco , & la veſte diſotto di porpora orna

ta digemme purpuree, & i calciari . S. Andrea fu il più vecchio de

gl'Apoftoli. S.Giouanni fu il più giouane; mà belliſlimo , con un

uolto in cui viſibilmente riſplendeua la ſantità ,con l'honeſtà inlic

mo . E nelpiù vecchio li poſſono dare la maeſtà, & la grauita, li co

me elpreſle nell'vltima cena di Chriſto Gaudentio in una tauola

ne la chieſa de la PaſſionediMilano, la qual è architectura di Cri

ſtoforo Gobbo , doue con ſtupor grande de i pittori , ha rappreſen .

tato nella faccia di Chriſto la merauiglia che prede dal vdire quel

che da un altro gli è detto & per ſe ſtello comprende ,& vede , fa

cendolo con la barba lunga & bianca, co ' ſuoi auuolgimenti gra

ui & paftoli, & in viſta che tiene anco del leuero, con la fronte al

ca, & nalo lungo,& co'ſuoi muſcoli tanto ſimili al vero , che non

giudica
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giudico, cheda altri poteſſe eller meglio fatta ne meglio inteſa chc

da l'iſteſſo maeſtro ,S.Cecilia fu bella,d'animogeneroſo ,& inuitto,

quali furono molte altre vergini , & martıri, delle quali nó ſi troua

preciſamentecome foſſero ; béche diuerlamente ſi dipingano;co

meancora G fa di molti lanui & heremiti.S. Lorenzo fu bellisſimo

come un Angelo,onde una fiara il Diauolo per diſperare il padre,

& la madre lua gli apparue in cambio ſuo in forma bructislima .

S. Chriſtoforo fu grande ſopra tutti gli altri del luo rempo, perciò

che era alco 12. cubiti, e Santo Roco ſoleua veſtirſi di vilisſimi

panni , co'l capello in capo , la taſchetta al fianco , & il bordone in

Ipalla. Nel quale habito vennedal monte Peſulano in Italia , li

come lo dipinſo Ceſare da Seſto ſopra una tauola nella chieſa di

Santo Roco in Milano , con geſto humile', ſignificando il ſuo af

fetto all'Angelo . Or paſſando à gl’Asſirij, Nembroch figliuo

to di Chus , che fece edificare la Torre di Babel , fu di ſtatura ſe

condo che ſi legge ſimile à Giganti , & fù forte oltre miſura, ſu

perbo & ſplendido. Semiramis Regina de gl'afici che circon

do Babilonia dimura ,andaua co'l capo ſcoperto , veſtita da ma

Ichio publicainente. Sardanapalo vltimoRedi quella natione era

di faccia molle & d'animo effeminato , onde fù trouato da Arface

che traſportò la monarchia ne i Mcdi, in mezzo delle meretrici ve

ftito di porpora , con la collana al collo , in habito di donna co'l

fuſo & la conocchia . Frå i Perli Artaferle fettimo Rè di Perfia, fù

di corpo belliſſimo, & haueua le braccia coli lunghe , che con le

manı toccaua quali le ginocchia , per il che ſi chiamò Longima

no . Helter fù dimaniera bella di corpo che fù pigliata per mo.

glie da Artalerſe, altrimenti chiamato Mennonc , & tal volta Al

Lucro . Zopirohuomofamolo nei tempi (di Dario Rè, era tutto

deformato , perciò che da ſe ſteſſo fuggendo s'haueua tagliato il

naſo , le labra , & le orecchie, & coli fece guerra à Dario Fra iGre

ci , laſciando Cielo , Saturno , Gioue , & gl'altriDei , de i quali'ne

habbiamo à baſtanza ragionato, Ercole fù largo nelle ſpalle,dımé

bra grolle & rilcuate , corto di collo & groffo ,di poca barba fico

me principalméte fù cſpreſſo in ſtatua da Euticrate figliuolo di Li

Gppo; portaua di continuo la pelle del Leone, la mazza , l'arco &

le frezze .Queſti , benche da Greci folle tenuto figliuolo di Gio

ue , non dimeno fù veramente figliuolo d'Ofiri Re d'Egitto, fi co

unei primi Eroi furono figliuoli,& deſcendenti di Noe; per il che

Nino vien chiamato il Gioue de i Babiloni . Bacco fù dicorpo.de

licato ſi che era accetto fra le Muſe ;.hebbe chioma bionda , e con

cutto ciò traſcorſo tutto il Mondo icè volte diſtruggendo i Tirans
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ni , Fåprincipalmente fcolpito in Gnidodi mano di Briari , e di

Scopa con tanta maeſtria che concorreua con la Venere di Pralite

le,& dal moderno Buonatori in Roma per lacobo Galli Romano

Theleo non portaua capelli dauanti ſeguendo l'vío degli Abanti,

i quali comedice Homero ne furono inuentori , affine che venen

do alle preſe co' nemici non poteſſero eſſere con quelli rattenua .

Per il che Aleſandro Magno commiſe poi , che i ſuoi Capitani fa

ceflero tagliar le barbe à iMacedoni, ſecondo che riferiſce Plutar

co nella vita di Thefco ; quediceanco che fù coſi chiamato per

catal cenſura . Zeto & Calai haueuano l'ali ; con le quali volando

cacciarono le Arpie d'Arcadia , & andarono in Colchi con Gialo

ae , & con gl'altri Argonauti all'acquiſto del velo d'oro . Eritto

nio haueua i piedi diſerpente , & perciò fù primo inuentore della

carretra come dice Virgilio . Priamo famolilimo Rè di Troia , fà

belli ( mo , te non c'hebbe gl'occhilofchi, fù grande , & di lunga

barba , fù robuſto& forte. Elena rapita da Paris fù come ènoto à

ciafcuno vn elſempio di bellezza,ma hebbe il collo alquanto lun

go comedice Luciano . Ettore Troiano fù bello , ben complello

di membra , grande , forte , & prudente . Achille era nell'alperro

altiero , andaua con la teſta alta , portaua i capelli topra la fronte

tagliati come Teleo , haueua il naſo chedenotaua fierezza d'ani.

mo, le nari che fpicanano fiato in gran copia , l'occhio di colore

che iraheua più al celeſte che al nero', la guardatura ſuperba ;ma

non però ſpiaccuole. Onde diceHomero ch'egli combarrè fù le

riue di Scamandro, con graue & orreuole aſpetto , come èra fuo

folito , in modo ched cutti era maraviglioſo Ipettacolo . Enca fu

belliſſimo & grande, fi che ſoprauanzaua gl'altri dalle ſpalle in

fù . Pallante figliuolo di Euandro fù trouato non lontano da Ro.

ma al tempo diArrigo Terzo Imperatore torto intiero da vn Villa

00 , che cauaua la terra , & auanzaua di grádezza & altezza le mu

sa di Roma ;& fi vedeua ancora in lui il buco della ferita fattagli

dalla lancia di Tarno , che trapalſaua la lunghezza diquattro pie

di . Agamenone hebbe le chiome, la faccia , & la barba , come di

ce Achille Tario , ſimili a quella di Gioue ; tanto era bello & pie

no di maeſtà . Edipo RèdiThebe haueua i predi forati , & facio

Rè ſi cauÒ gl’occhi.Medufa prima che ſi congiungelſe con Nettu

go nel Tempio di Mineruahaueuai capelli ſimiliall'oro', & era

del reſto belliſſiina, ma doppo ſi gli conuerſero in ſerpi'. Outo &

Efialoe finti hgliuolr diNettuno i quali prefero MarceRe di Tra

cia , & lo incatenacono , non haucuano noueanni , ch'erano di

RE grollazze
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groſſezza di noue braccia , & di lunghezza dinouepash . Dioni:

Ho Siracuſano fù di pelo rollo , & lentiginoſo, per ilche fù ricono

ſciuto da Imera di Siracuſa . Pirro Re degli Epirotti, fu fi grande

& forte che non potè da alcunoda lolo à ſoloeſſere ſuperato , &

portaua la barba tonda , e folta di berre, comeFilippo Re di Ma.

cedonia ; ne haueua più chevndente in bocca di ſopra cioè vn’oſ.

lo che occupaua tutta la parte ſuperiore diſtinta conlince ; à guila

di denti . Aleſſandro Magno mentre era giouane sbarbato fù coli

bello che quãdo paſſato il fiume Scraga,andò nell'eſſercito di Da

rio à vedere l'ordine che teneuano i loldati Perſiani, fù creduto in

quello habito vile eſſere vn Dio ; portaua i capelli lunghi inanella

ti , & quella ſua bellezza , era però fiera , & piena di maeſta, li che

metteua terrore , & amore , a chiunque lo miraua ; per il che leg

geli che Caſſandro luo Capitano contemplando ſolamente il ſuo

himulacro foleuaimpaurirli . Oltre di ciò s'infiammaua in modo

nell'animo che alcuno non ardiua ſtargli apprello, anzi leggeli ch!

eſſendo vna volta oppreſſo in India da vn gran pericolo , s'acceſe

talmente che parue à que'barbari che gettaile d'intorno lume,nel

luogodou'egli dormiua , e purenon v'era altro che la ſua ſpada

ſotto il capezzale accanto al letto . Antigone ſuo ſucceſſore ritrac

to da Apelle , haueua ſe non vn'occhio . LiGmaco fù di forze coli

{miſurate che ammazzò il Leone che lo douea diuorare per com

mandamento d'Aleſſandro.in ſua preſenza : Ageſilao RediLace

demoni, che nelle medaglie antiche detre Litimache 4 vede có le

corna; fu di aſpetto come dianimo modelto , téperato , & benigno ;.

anchora che fuſſe bruttisſimo di faccia; per ilche non volle che al .

cuno ſcultore o pittore lo cicraeſſe. Tra Filoſofi & altri ſaui leggeli

che Homero antichisſimo di tutti i poeti fù coli chiamato perche

cra cieco, ellendo nominato :Meleligene . Pitagora fù di corpo bel

lillino , & di aſpetto venuſto : Hippocrate fù picciolo di corpo ,

mà bello hebbegrande il capo, & vn andarpolato , quando itaua

fermo guardaua la terra . Teunone Stoico fu di corpo picciolisſie

mo . Clebolo di Caria fù bello & forte. Socrate padre dicutia la

filoſofia morale , fù bruttisſimo; conciolia c'hebbe il naſo limo

la teſta calua ; il collo & le ſpalle peloſe ; i capelli incolti , legam.

be & i piedi ſtorti, le braccia corte ; fù di natura tale che mainon

l cangiaua in faccia come ſe ne vede vna ſcolpita in Roma in lie

mecon quella di Zoroaſtro de i Catoni & d'aluri ſaui, i quali tur

te ſecondo le lettioni del Mauro ſi potrano trouare , & vedere mi

nutamente . Democrito era cieco percheli cauo gl'occhi in Are.

܂
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ne per potere meglioattendere alle ſpeculationi Diogene di üer:

no andaua inuolto ſtretto in vn panno diſcalzo , & portaua vna

taſca & vn baſtone diſcalzo , ne mai fi, cangiaua in volto . Platone

fù robusto di corpo, & largo nel pecto , e però fu chiamato Plató

ne da Ariſtone ; in vecchiezza ti cau ) gl'occhi per chenó figli cura

balle l’animo . Alcibiade Ducadi Atene fù belliſſimo , & eſperto

in ogni cofa ; Senofonte chiamato Mula fù anch'egli belliſſimo ob

tra miſura ,mafu lentiginoſo ,fu coſtumato gratioſo & efpertós

nell'arme : Demoſtene era diaſpetto terribile ne gl’occhi come

diceEſchine, di volto venerabile, & di andar graue & modeſto :

Elico inuentor delle Tragedie hebbe la teſtacutta calua; onde gli

fù cagione della morte perche vn'aquila penſando che foſſe un lal:

fo gliela ſchiacciò . Ariſtotele fù bello di faccia hebbe la barba luni

ga ; & gl'ccchi con certelunette , dentro fù picciolo di corpo,güb.

bo , mal formato , & balbutiente . Eſopo fabulatore fu ſopra cuca

ti glhuominideforme& fparuco ,percioche hebbeil capo lungo

in guiſa di Zucca , diſtinto qual à fette come vn melone il naſo

largo, & ſchiacciato , il collo corto & torto, le labra grolle rouer:

fciate & pendenti ,fù di colore negro , onde fù chiamato Elopo ;

hebbe gran venue , le gambe torte & contrafacce, in modo c'haus

Wano le polpenel luogo degli ſtinchi , & finalmente fù gobbo , &

moſtruofamente picciolo di ſtatura . Safo che fù inuentrice desi

vérfi Litici fù belliluia . Virgilio fù grande di corpo dinaſo aqui:

lino , & di volto ruſtico & magro ,percheera mal lano . De i poe

ti moderni comed'Alberto , di Dance, del Pescarca , dell'Ariosto ,

& de gl'altri non dirò alcuna coſa perche la forma loro è allai nos

ta per le moltemedaglie che continuamente di loro s'intagliano

Delle fibille la Frigia portaua i capelli ſparſi per le fpalle & veſtida

fi di roſſo ; la Libica portaua vna ghirlanda verde, La Perlica veſti

ua habiti d'oro ,& copriuafi divelo bianco ; & coli la Europea,del

la quale fi-legge che fù belliſſima di faccia, dell'altre nó le ne truo

uafacia alcuna mentione, ſe non che ſe neveggono dipinte molte

principalmente da Rafaello nella Chieſa della Pacein Roma & di

Michel Angolo nella Capella delſuo Giuditio . Frà gl'antichiſſimis

Italiani Erice Re di Trapaneli fù gigante grandiflimo, & portaua

in mano vn baſtone come vn'arboro pieno di piombo. Senta mo

glie di Fauno ſecondo Rè d'Italia non fù mai vedata in faccia,tan

to era honefta . Turno Rede i Rutuli , quanto folle grande, & for

te , ne é allai chiaro argomento la ferita lunga quattro piedi con

la quale vcciſe Pallante nel fronte . Coſtui contro è quello che ne

Rr 2 ha
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ha ſcrittoVirgilio ſecondo approuatiiſtorici , vcciſe Enca Troias

no appreſſo il fonte Numico, hauendogli prima lanciato,yn falco

con vnamano poſto iui per termine de campi , il quale non hau

rebbono foſtenuto ſei para d'huomini con le ſpalle; come riferi,

ſce anco Virgilio . Agatocle tiranno di Sicilia , fù bello, forte , &

pronto ma luſſurioſo & crudele . Romulo fondacor di Romamen

tre viſſe caminaua con vn'aſta chiamata quins , la onde daRoma,

ni fu chiamato Qyirino . Fra i Romani Tullio Oſtilio , fù il pri

moche ſi veſtiſſe di porpora & vlaſſe certe inſegnc. Coriolano fide

veloce nelcorrere , & forte alcombattere, di corpo robuſto,& ng

i trionfi vſaua di coronarli di foglic di quercia . Torquato fùfot

cilimo & di corpo robuſto . Fabio Mallimo era picciolo di corper

maforce ,& di gran neruo. Marcello fà coli gagliardo & clipecco

nellarmi , che vccile Briomare capo de gli Hiberi, cucco armaco

il quale era quali gigante . Et laſciando molti alcri Romani, di ko

gnalato valore , per non trouacli ſcritto della forma loro alcuna

coſa particolare come Valerio Coruino , Lucio Dentato, Livio Sar

linatore, Sulpicio , Manilio , Publio , Papirio , Volumnio, Fabri;

uo , Camillo , & Curio ; ſi legge di Mario c'hebbe canta terribilis

tà ne gl'occhi,& maeſtà nell'aſpetto , chemetteua paura a chiun.

que al miraua ,onde con lo sguardo ſolo atterrò colui chegl'andò

in camera perammazzarlo in tal modo chenó ardi toccarlo, Sci

uc Saluſtio , che di Silla ſi poteua dubitáre s'egli era più forte di

corpo che d'animo . Non fù alcun corpo giamai più acco all'armi,

& più inuitto ne i pericoli, diquello di SertorioRomano,i final

mente di ScipioneAfricano è lcricio che fù dicorpo belliſſimo, di

aſpetto benigno , & che portaua e gl’habıti & i capelli lunghị.Frà

i barbariantichi , cominciando da Anteo Re dell'vltime parti di

Mauritania doue dice Pomponio Mela , ellere il ſuo ſcudo di gran

dezza (miſurata fatto d'oſſo di Elefante , egli fù gigante largo nel .

le ſpalle , ben quadrato , forte & fiero , li che giuocò alle braccią

con Ercole ; Mida Re fu pufillanimo, & freddo , & fi fauoleggią

c'hebbel'orecchie d'aſino Nabucdonoſor Rc de Caldei , fù ce

nuto coli gagliardo , che di forzc ſuperaſſe Ercole. Poro magno

Rede gl'Indiani della ftirpe d'Ercole , era d'altezza di quattro cu .

bit , & vn palmo ,ondevlaua di ſedere ſopra vnElefante . Minci:

date Re di Ponto fu di grande ſtatura , ma magro per la ſobrieta

& lafciuia , fù d'aſpetto venerabile , & cremendo. Annibale fù

belliſſinoma fiero ſopra modo , fù ſenza l'occhio deſtro , il qual

perdette in paſſando il monte Apennino ,lugurta Re di Numidia

1
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hu'belliffimodicorpo, ma robuſto,graue & feucro . Cleopatra na

fù bella d'altro che di viſo, il quale era laſciuiſlimo,benchc hauek

fe del grande & del magnanimo . Vltimamente Zenobia regins

dei Palmireni fù di corpo belliſſima , benche foflc loſca; habitsa

uanelle ſelue portando cinta la faretra con le factte & l'arco; & cra

forte & animoſa , che vcciſe Leoni , & Leopardi , & fù velocilli

na nel corſo. Et in queſti che ho ricordati ; & generalmente in tur

üche ci occorra dipingerc fi hada porre vn'cſquiſita diligenza, ac

woche l'vno dall'altro fi polla diſtintamente riconoſcere,nc i para

goni; perche molti giganti (miſurati ſono ſtati come Tifco Briar

co, Polifemo & Golia inoltigiovani belli come Adone Ciparillo ,

Giacinto , Narciſo , Cauno,Paris , & Ganimede , molie donzelle

belliflime come Danac, Poliſena , Garamantide,Europa , Ifigenia ,

& fra le Hebree , Sarra , & Rachelo. Ora venendo a gl'Imperatori

Romani, ſi truoua che Giulio Ceſareprimo fù caluo ,di ciera graa

ác , di fronte eminente, & rileuata, d’occhi incaſſati,mapicnidi

nacſtà , di corpo aſciutto & forte . Otrauio Auguſto fù di mezza

na ſtarura, dihoneſta & bella proportione di membra,bcllo di vot

to , ma d'vna bellezza honeſtà & grauc & hebbe gli occhi olıra mo

do chiari & riſplendenti. Tiberio fù di gran corpo & robuſto, heb

beil perro & gli omeri larghi, à cui ſi conformauano tutte le alico

membra del corpo ; fù bello di volto , hebbe gl'occhi grandi,& co

fi chiari , che luegliandoſi la notie al buio , per un certo fpatio di

tempo ,
vedeua chiara la ſtanza , & acciò che vi cra dentro ; fal di

grandiffima forza , & hebbe vn cauallo di cui ſi dice che geriò hiáo

mc dalla bocca . Caligula fù coſi chiamato perche portaua le calze

piene di ricami & di gioie; fù di corpo lungo gagliardo, & ben for

inato , hebbe le gambe & il collo locuili , & molto differenti dal

teſto , fù di volto horribile,onde fi compiaccua di mettere ſpauca

to alirui con la viſta , in modo che ſtaua allo ſpecchio inueltigan;

do qual forie di viſta foſſe più fiera ; hebbe gl'occhi & le tempie

molio affondate ; il fronte largo , il colore pallido , & in quella par

te della teſta , doue haueua capelli, gl'haueua molto chiari , e nel

teſto del corpo era oltra modo peloſo . Claudio fù alto di corpo ,

di mezzana carne , belliflimo di volio, & ſempre moſtrò in fe, vna

certa gravità , & auttorica ; hebbe i capelli bianchi & tù debole di

gambc, & quando s'adiraua, gli veniuano le lacrime da gl'occhi.

Nerone fù di ſtatura mediocre negrande ac picciolo, hebbe il vol.

to più bello & gracioſo che honeſto, gl'occhi azurri & alquanta

groſi; ina d'incerta viſta , i capelli biondi, il collo groflo , il ven .

RE
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He grande & le gambe foctili. Galba fu di buon corpo d'occhi

azurri, di naſo aquilino , fù caluo ,& per le gotte hebbc ſtorpiate

& corte le ditadei piedi &dellemani. Ottoneaffimigliaua nel vol

to aTiberio , fù picciolo di corpo & delicato hebbe i piedi ſtorti ,

veſti pulito , porio i capelli lunghi ,ne fi lafciò mai creſcerela.bar

ba, anzila radeua ognigiorno. Vitellio fù di coli gran corpo ch's.

ra deforme, haucua la faccia molto roſſa per il vino che beuenia

era molto panciuto & zoppicaua davna båda per vncolpo ch'heb

be . Vefpaliano fù di mezzana Itacura gagliardo &di ben facte,$

compoſte membra , Tito fù leggiadro caualcatore, hebbe ciera cle

mente , & humana , fi che ognuno il riucriua . Domitiano fu di

grande ftatura , & in giouentu di gentile , & proportionata diſpo

Gtione,modeſto nel volio & pieno di roſſore; haueua gli occhi

grandi , ma la viſta corta, & venuto nell'età adulta perdè mol

to della primicra ſua bellezza, per vnainfirmita ; ſi che le gambe

gli diuennero foculi , la pancia groſſa , & la teſta calua. Adriana

fù di gran corpo , di bella& aggraciata difpofitionc; hebbe il vol.

to bella ; fùgagliardo , vso di portarela barba & i capelli lunghi,

& diciò molto li dilettaua. Antonino Pio fu bello di volto ,grande,

di gentildiſpoſitionedi corpo, & d'aſpetto humano . Commodo

hebbe gentiliſſima diſpoſitione; bel volto , occhi leggiadri & ca.

pelli biondi & di bellezza ſingolare al mondo . Pertinace hebbe

belliſſima volio ,honorata & vencrabile preſenza ; fù di ſtatura

chebene rappreſentaua il ſuo ſtato & dignita , porcò la barba lun

& rcapelli riuoltati à guiſa di fungo , fù carnoſo, diſtomaco al

& di alpetco benigno. Settimio Scuero fù bellifmo di volio

& pieno di macfta , grande do corpo,dibarba lunga & bianca di ca

pelli ricci, & canun . Heliogabalo giouanetro fù belliſlimo,& de

ficato, veſtiuafidi panni d'oro & diporpora có perle & pietre, por..

taua ſcarpe ornare digemme, e non calcauamaila terra co i piedi,

mavifaceua ſpargere loprapolucre d'oro .Maflimino fudi corpe

coli procero , che qualiera gigante; percioche la ſua ttaturatù di

otto piediGeometrici & mezo ( come dice Giulio Capitolino) che

farebbero per ciafcuno otra piedi& mezzo grandi di vn'huomo.

communeben fatto ; & li come eradi gran corpo coſi cra digran

membri , di bel vol'to , & bianco, di grandi& belliſſint occhi, &

era inarauiglioſamente forte , ma ſuperbo, & diſpiaceuole.Gordia

no lo ſtudioſo, & allegro ,fù bellodavolto & dı nobilillima natu

1a . Filippo fù coli melancolicodi natura, che non fù giamai vedea

Kendere . Claudio ſecondo hebbe gran corpo , occhi lucenti,vole

10 ,
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o grande, & pieno, & oltre di ciò fù forte& grauc, Aureliano tu

di gran forze , di corpo alto , aggratiato, di bel volto,maperò gre

nie. Caro fù grandiflimo & forte. Diocletiano fù ſuperbo ; & vfa

da diportare le ſcarpe ricamate di perle & pietre digran prezzo,

Conſtanzo fù benigno & valorolo . Galerio Seuero bello di volro

& di aggratiata dilpofitione. Giuliano Apoftata fortiſſimo oltra i

miſura , ma picciolo di corpo, & di delicate & ſottili membra Gio

wiano digran corpo& ben proportionato, di preſenza venerabile

aggratiato & valoroſo . Valentiniano di grande & gentil perſona,

valoroſo , magnanimo & pieno di gratia . Tcodotio fù limile di

corpoà Traiano & parimenti di faccia , di gratia & di virtù . Lco .

nefecondo fù oltra modo brutto di volco &dittatura , & fouente

era vbriaco . Giuſtino fù ruſtico di vita , li come quello che da pri

ma fù paſtore ma era deſtro & valoroſo. Carlo Magno fù di Atacu

ra grande, largo nel petro ,& nelle ſpalle , hebbe occhi grandi , il

palo corriſpondente alla faccia ; & in tutto il reſto del corpo , era

tanto ben formato , che non fùmai viſto Imperatore di maggior

macltà , & oltre di ciò haueua la barba lunga era graue, cortele, &

gratioſo . Equiui omettendo alcuni Imperatori di Coſtantinopo

li per hauere tralportato Carlo l'imperio in Germania verrò à Oro

tone primo Imperatore, frà Tedeſchulquale fù Imperatore non

men forre che clemente. Federico fù di gran valore , diftatúra più

che mczana , digran forza , & leggierezza,di buon garbo , & buo .

na proportion dimembra , di belliſſimo& allegro volto ,accom

pagnaro da vna macta & grauità rcalc ; haueua la barba&i capel

li rolli , per ilche fu chianato Enobarbo , &da'volgari Barbaroffa

Henrico fefto , fù affabile, bello di vilo diſtarura imezania , debole

di mcmbra & delicato ,ma d'animno crudele . Filippo ſecondo fu

benigno , valorolo , delicato di perſona ,di mediocre ſtacura,di bel

liffimo & gratiolo volto , bianco, & biondo. Sigiſmondo fù valo

tolo di corpo, gratioſo ,grande,& ben proportionato , gentile di

volto & piacevole . Federico terzo fu di gentile & aggrattiata per

fona,valoroſo & pacifico . Di Maſſimiano non occorre farne me

moria ; poiche non ſolamente le ne truoua vna figura ſcritta , ma

ſe ne veggono ritratti al naturale in cento luoghi nella porta del

l'honore d'Alberto Durero co' luoi faru che l'iſtello Imperatore

compoſe in verli Heroici ; oltre vn'opera di Sebordanet nella qua

te fi raccótano i pericoli ch'egli in tutto il corſo della lua uita paf

to doue parimenti fi uedein molu luoghi ricratto . Ma in cambio

fuo duo diBiancaMaria Viſconte luamoglic quale fù dolclima

Rc ds
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dicicom,diAtatura di corpo lunga, di uiſoben formata,&bella ;&

bealaci lincamenti del corpo gratioſiſſima , & bon proportionata ,

màgracile . Di Carlo Quinto altresi pare che ſia ſuperfluo , al

yolerne fare alcuna deſcrittione . Imperoche oltre molte buo

ncmedaglie di mano di Giacomo da Ticzzo , che di lui in inol .

{ ti luoghi G trouano , & le ſtatue di bronzo fatis,da Leone Are

crino, che ſaranno un cierno fimolacro , non ſolamente della ſua

Atacura,maanco del colore , del pelo, de i lineamenti , & quafi de

l'iſteſſo ſpirito , habbiamo iritratti di mano del mirabile Ticiano,

fartoper teſtimonio del ſuo valore Caualiere da Carlo Quinto , lo

comeanco ello Leone ; e non ſolamente di Carlo , mà anco di Fi

Jippo ſuo figliuolo ,di Ferdinando ſuo fratello, & di Maſſimigliano

Secondo. Nei quali tutti ſi veggono coſi viuamente., & al nature

rale eſpreſſi dall'vno, & da l'altro, che da aloci , non che con ſcare

pello,& pennello ,ò ſtile, ma con penna non poflono eſſere meglie

deſcritti ancora che nuouamente tutti quelli della caſa d'Auſtria,

la veggonoinſtainpa ritratti,& diſegnati in piedi, con le impreſe,

& ſignificati Cuoi, per mano di Franceſco Terzo Bergamaſco ..

Fra i R $ di Francia Clodouco Quinto fù forte & valoroſo nell ' ara

mi,Thcodoro Duodecimo fù di corpo robuſto ſopra tutti gl'altri,

ch'erano ſtati primadi lui ;Carlo Caluo fùcaluo , & perciò nc fd

coli chiamato, fi come il Crallo, hebbe coral nome per eſſere ſtate

graſſo , & groſſo, Carlo Octauo grandiſlimo guerriero,hebbe lun

ga faccia ,malieta , & gioconda, & le gambe iottili, Franceſco Va.

lelio fù grandiſſimodicorpo ,largo nel petro , & hebbegrandilli

mo nalo ,come dimoſtra il ſuo ritrato di mano di Ticiano . Eral

tépo diqueſto gran Rc , fu ritrouato l'intagliar nel ferro da Filip

po Negruolo, che gl'intagliò le arni. Hcnrico ſuo figliuolo era

belliflimo & ben fatio, & dicorpo allimigliaua molio al padre , fi

como ſi può comprendere da i ritrattiche di loro ſi vedono , cou

dipinti,come dimilicuo, & maſſimeda quella ſtatoua di bronzo,a

cauallo, facca da Daniello Ricciarello , ad imisation di quella del

Campidoglio , la quale ſi ritruoua in Roma , reftata imperfetta

per la morte d'ello Rè.Frà i Rè d'InghilterraArruro famoliſſimo,

& yaloroſinonell'armi, ſoleua portare vna corazza , & un elmo

d'oro, nel quale era ſcolpito vn drago , e farli porrar innanzi un'

Scudo d'oro,nel quale era ſcolpito la Vergine Maria; & in balla

glia ſoleua vſare vna lancia arinata diferro . Adoardo fù nel me.

Atiero della guerra eccellente& gagliardo, fi che occupòqaala care

la Francia, &la Scotia . Henrico Otrauo fu digran ftatura,

forng
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forte,dicefta groffa ,& rotonda,dibarba roſſa, má alquanco flaus ,

& d'occhipiccioli,& azurri . Genlerico Rè de i Vandali; Frindo

gnino, & Thcodorico RedeiGothi, del padre di cui di legge , che

gerlò (cintille da cutto il corpo, furono fuperbi, feroci, & crudeli ,

mà più di tutti Vinerico figliuolo di Genſerico . Arala ſopranomi

nato Hagello d'Iddio, Re de gl’Hunni fu picciolo di corpo , large

nel petto,grande di capo d'occhi piccioli ,di poca barba , canura

lyl capo, & nelcolor feroce . Fra i Re Lombardi Pafone Secondo,

fu robuſto, bellicofo,macrudele . Agilulfo fù di belliſſimo corpo ,

perilche meritò d'eſſere preſo per marito da Theodolida Regina,

dotata d'ogni bellezza d'animo,& di corpo , la qual fece conſtrue

re la chieſa diSanto Giouanni in Monza. Grimoaldo fù di medio

creſtaura,prudente, & eſperto ,comedice Paolo hiſtorico . Parthe

ro,Clemente, &lupiperto furono fortiſſimi guerrieri, & piccoli;

må niuno fù mai che da fortezza pareggiaſſe Liutprando, il quale

cra di ſtatura quaſi di Gigante, poichealcuno non osò mai dicom

batter ſeco ,Dei noſtri antichi Viſcóti Eliprando Signor di Milane

cmulando le virtù dell'auolo ſuo, Conte d'Angicra , fu Capitano

fortiſſimo, talchc col ſuo inuitto valore liberò la patria da Corra.

do Imperatore . Ottonefù parimente fortiſſimo, onde acquiſtò ne

l'impreſa di Gieruſalé l'inſegna del bilcio, co'l fanciullo in bocca.

Azzo con la fortezza hebbc congiunta in licme la prudenza.Luchi

no fu humano & benigno. Giouanni Arciueſcouo fù gracioſo,cle

mente,& liberale . Giouanni Galeazzo fù bello di corpo, & d'aſpes

to gratioſo, Filippo Maria vltimo fù grandiſſimo di perſona, & di

faccia terribile . Franceſco Sforza primo fu fortiſſiino, haucua la

fróte alta ,& vſaua di portare la zazzara,& di andar ralo .Galeazzo

Maria fù grandiſſimo & largo nelle ſpalle , porraua Gimilmente la

zazzera,& andaua raſo Giouanni Galeazzo ſuo figliuolo fù di bel

Jiffimo profilo di faccia , & di corpo nó men bello , & hebbc la zaz

zera bionda, ſi come dimoſtra il luo ritratto di manodel Foppa ,in

tagliato in unamedaglia,có quello di ſuo padre,& di ſuo zio Lu .

douico, il quale fu dicolorbruno ,& però hebbe ilſopranome di

Moro,& portaua la zazzara lúga ; ſi che quali glicopriua le ciglia,

fi come dimoſtra il ſuo ritratto dimano del Vinci , nel reffettorio

delle Gratic di Milano,douc ſi vede anco il ritratto di Beatrice ſua

moglic, cutriduein ginocchioni có gli figli auanti, & un Chriſto in

Crocedall'alıra mano. Maſſimigliano hebhe ciera séplice, & Fran

cclco vltimo fu.gobbo, ma di faccia vencrabile, con carne bianca

k barba nera, comedimostra il ſuo ritratto dipioro dal Vecclio

I per
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per fare vn tragitto'à i Barbarı di Leuante , Michel Paleologi

Greco fù crudeliffimo Imperatore inſieme con tutti i ſuoi defcen

denti , & in particolare ſuo figliuolo . Ottomano Imperator dea

Turchi, & Occana furono terribili d'aſpetto , i coli Amurato ;

ma più horribilc, fi che ſpauétaua chiunque haueua ardire di guar '

darlo in faccia . Maumite Magno otrauo , Imperatore di Tur

chi , Signore quali di cucco l'Oriente, fù li bene di faccia hnmas",

na, mad'aſpetto rozziſſimo ; hebbe gl’occhi biechi & rifleſſi ne

gl'angoli ,malimamentequando riguardava altrui,hebbe la fro

alia , & la parte poſterioredel capo eminente , il nalo enfiato in

mezzo & ſopra il labro alquanto picgaro & aquilino, la faccia ma

gra & tra le inaſcelle cauatc pallidiſlima, il corpo robuſto che tra

patſaua la commune grandezza , & olire di ciò molto inclinato al

le fatiche. Selim figliuolo di Baiazere fù grande di corpo , feroce

d'aſpetto , hebbe gl’occhi rouani, il nalo aquilino , la bocca pic

ciola, le labbra grolle , il mento focule , la coppa groffa , & grollo

parimenti il corpo, ma diſpoſto & forte , & viana d'andate raib .

Solimano finalmente Rede i Turchi fù di gran corpo matuzzo ,

di magnanimo aſpetto, & foleua portare i moſtazzi della bárba lú

ghi fin ſopra le ſpalle, ma le gote& ilmento portaua tafi. Frà i Tat

fari Tamerlane tù grande dr corpo ,& forre oleramiſura di peilo

na rozza & afpra ;& alcuni dicono ch'egli era ſimile di prelenza ad

Annibale Carragınele ,& che haueua gl'occhi ardenti, & pienidi

furore,onde era anco' crudeliffimo Fra gl'Aimeni Vtomcaſſano

fù terribile , forte& fpauétolo à rutti fuor dimilura,onde era chia

mato padre delle vittorie . Gregorio di Seruia , ancor che folle di

peßima natura , haucua però maeſtà grandiflima nell'alperto, tal

che da ciaſcuno era riucrito . Giovanni Vaiuoda Magno fu gran

de di corpo & nell'arme eccellente , degno padre del famoto Mac

chia Rè de gl’Vngari che fù ſimile in tutte le attioni à Giulio Cela

re , & ad Aleſſandro . Finalmente fra i moderni barbari Ariadeno

Barbaroila Rè d'Algieri per laſciarda cáto le altre nationi più bar

bare come Scithi ; Mori , Perhi, & Frigi , hebbe gran pancia, occhi

acuti oſcuri & terribili, molto ſottili ciglia, carne bruna,ma rolla,

& infiammata , barba corta & grigia, hebbe corpo di proporciona

virile , & fù forte oltre milura , ma di coſtumi ruſtici , & fù inten

dentiſlimo dell'arte marinereſca. Reſta hora che per compimen

to di queſto breuecompendio della forma & coſtumi d'huomini

famoli loggiunga d'alcunt famoli Generali Capitani Italiani , & pa

smena delle loro proporcioni, lalciando da vna parte, Gortifrede

dad
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dalgran dente, coli detto pervn denteche gl'ofciua diboccagrare

diflimo,figliuolo diMelulinaSignor di Mello che fù mezza ferpe ,

il quale fù fortiſſimo ,& ſegui in Gieruſalem Gorrifredo Buglioner

Mältino Scaligero figliuolo di Canc Signore di Verona nell'armi

valoroſo & inuicco , calmčie che poſe terrore a tutta l'Italia,&maf

fimc à Lodouico Imperatore ; Antonio da Leua & Gonzalo Ferná.

do tutti duc Generali di Carlo Quinto ritratti da Tiriano . Filiber

to Otrauo Duca di Sauoia religiofiffimo, fù buong ,magnanimo ,

& d'eccellente bellezza di corpo , divolta coſi bello & di viſta cosi

allegra che parcua che negl'occhigli lampeggiaſſe un ſo che ſplé

dore . Giacomo magnoTuulzi Milaneſe fù piccolo di corpo,ma

ben fatro , era di fronte (pacioſa, di naſo rilcuato , con alquanto

di sazzara , andaua raſo , come ſi vede in vna medaglia dimano

di Caradoſſo Foppa& in vn ſuo ritratto dipinto da Leonardo , &

fù nell'armi di lingolar valore . Bartolomco Coglione Bergama.

( co fù ben fatto di corpo .ma lango , di leggiadra & inſiemegraue

bellezza , in ogni ſua età vsò d'andar ralo fù di grandiſſima for

tezza ,& di talvelocità nelcorſo che ſuperò caualli in modo che

fù tenuto vn'alıro Aſael Hebreo,& coli fatra vediamo la ſua ſtatua

di bronzo à cauallo in Vinegia ſopra la piazza di S. Giouanni,cpe

lo facta d'Andrea Verocchio maggior del naturale . Nicolao Fora

tebraccio detto il Piccinino , fù picciolo di corpo& zoppo,mavas

forolo , li che per lo più ſuperò ilnemico . GaleazzoGonzaga fů

pariment picciolo di corpo ,ma di tal fortezza & nerbo, che ſupe

rò Buccicale Franceſe da corpo a corpo , il quale haueua ftatura di

gigante , & cra di forze (miſurate. Carlo fratello di Lodouico Gó

zaga ſecondo Duca di Mantoua, hebbe formadi gigante',& fù di

eſtrema gagliardia. Et tutti queſti aggaagliò coli di forzedi corpo

come divalore& di virtù Aluigi Gonzaga cognominati Rodomó-,

te, & ſopranaturale perla ſuaforza in ſuperabile. Il qualedi più

fü anco dotato di calbellezza di corpo , che non hebbe à ſuoite

pialcuno ſuperiore. Ma le parche inuidioſe lo collero di vita anzi

tempo, benche la fama delle virtù ſue malgrado loro in eterno vie

uerà . Ma certo ch'io ad vna ad vna annouerare le ſtelle , E'n pica

cioli vetro chiuder tutte l'acque crederci d'a, principio;come dice il

goeta ,quando penſai diraccogliere in quelto capitolo cutti iCa

pitani famoſi Italiani : ellendoui ſtate tante famiglie delle quali al

cunc ancoogn'hora più foriſcono, onde ſono vicici infiniti huo

mini illuſtri, come l'Aragoneſe di Napoli , i Medici di Fiorenza

d'Elteníe di Ferrara , la Manfreda di Faenza , la Bentivoglia di Bo

logna
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logna,la CarrareſediPadoua,l'Appiana diPiombino,la Polenia

nadiRaueana,la Varana di Camerino,la Malateſta, la Bagliona,le

Doria mallime per Andrea il vecchio Capitano di marc, famolifli

mo,che ſi vede .colpito in marmo , di mano di frate Angelo da

Montcorſo nella piazza maggiore del contiglio di Genova,alco da

fei brazza armato all'antica ,con un baſtone in mano , & con alcu-'

ni Furchi ſottu à i piedi ſopra un gran piediſtallo , & è ſtato anco

sitracco da Ticiano inſieme co'l CaſtaldoNapolitano. Et à Milano

quella dei Medici , frà molte altre illuſtre perGiacomo Marchelo

di Marignano,degno d'ellere paragonato a gl'antichi per valore,

per fortuna,per conſtanza ,& per ogni altra virta militare, il qual

li vede ritratto in metallo dal naturale in piedi da Leone Aretino ,

armaco alla Romana con due ſtatue da le parci ſedenci, & meſte , la

pace,& la virtù militare,con di ſopra la prouidéza,& la fama , nel.

la chieſa maggior di Milano, ſopra la ſua ſepoltura , & finalmente

la Dauala,ondeſono vſcici quei tre’lumidi queſta età ,&crè folgori

di guerra ,ilMarcheſe vecchio di Peſcara, & Alfonſo Marcheſe del

Vaito di preſenza, & di maeltà di volo non che di valore , degniſ.

fimo di ſcettro , & di corona , come ſi può vedere nel ſuo ritratto

di mano di Ticiano, in atto che ragiona con l'eſſercito . Er Fran

ceſco FerranteMarcheſe di Peſcara, in ogni virtù heroica bende

gno figliuolo ditanto padre, & nipote di tanto auolo ,& in bellez

za di cor.po ,in difpofitione di membra, & garbatėzza di gran lun .

ga al padre ſuperiore, il quale io hò ricratio armato ; & ilFonta

na l'hà incagliato in una medaglia, co'l roueſcio d'un Hercole,che

fura le poma d'oro, nel giardino delle Heſperidi.

Dellaformadegl'hominimonstrwoli. Cap. XXVI.

On eflendo poffibile aſſegnare certa regola, & legge diforma.

rei moſtri, in cui formare la natura anch'ella non offerua al

cunalege, o regola ;alıro non veggio che ſi poſſa dire in que

fto propoſito, ſe già non andiamo raccogliendone alcuni cſempi,

con li quali il pittore poſſa conformarli, occorrendogli , ò per no

celfica dell'hiſtorie , o per abbellimento d’haucrne à rappreſenra

se . Nel tempo di Mauritio Imperatore l'anno 583.fi legge ellere

pato vn moitro ſenza braccia,che dal mezzo in sù cra di forma hu

manalenz'occhi, & dal miezgo in giù era come la coda d'vn peſce.

InGualcogna l'anno 94'snacquc un'altro moſtro, che era dall'om

belice in giù perfecto, como una fanciulla , & d'indi in sù ſi partie

1
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u indue corpi perfetti, G che haucua quattro braccia , & due to.

Ite . Nell'anno 1127.imperando Lorario Terzo Imperatore di

Germania nacque in Spagna un'corpo d'vn fanciullo perfetto ,ma

che dalla parte didietro haueua attaccato un cane tutto inciero in

piedi. A tempodiGelaſio Papa nell'anno 1118. li racconta d'un

alico,ch'era curto porco , eccetto la faccia che era humana . Nel

1:495. nacquero in Alemagna due creature ch'erano attaccate in .

Geme per le fronti. In Roma 'nell'anno 1496, narralli eſſere nato

yn moltco con la reſta d'alino , & il ventre, lemammelle, la natura ,

la manoil braccio deſtro, il collo , & legambe, che haueuano con

torno naturale ; mà nel reſto fatre à ſcaglie , col piede deſtro do

aquila ,, & l'altro dibue , & in loco di culo con vna faccia huma

na& vna coda ſotto che haueua formadi collo di ſerpe, con una

celta di ſerpente in cima, & il braccio mancoin guiſa d'un mozzi

cone . In Fiorenza l'anno 1507. nacque un fanciullo ſenza brac

cia ,con la faccia di leone, & un corno nel mezzo della fronte ,co'l

corpo & ļa gamba deſtrahumana, faluo che nel mezzo del ginoc

chio v'era un occhio , & haueua due ale di pipiſtrello , le mam .

apelle di donna, la vergar itorta , & acuta in cima , la gamba manca

manca coperta di piuine d'acquila, & il piede quali come di oca . !

In Pauia nel Isos. nacquero due creature beniſſimo diftinte , ec

cetto chehąucuano vna ſola teſta . In Cracouia l'anno 1:543. di.

ceh.che nacque un fanciullo chefubitò parlò , & non viſſepiù che

tre hore, il quale haueua nalo di Elefante,orecchie d'alino ,due to.

te di fimia in loco delle mammelle, & due di cane .nelle piegata

re delle braccia,le mani, & ipiedid’oca,& due altre teſte dicane à

i ginocchi, con una lunghiſima coda bifurcata . Ec ben che molti

altri moſtri ſi poteflero ricordare, & dipingere , & fra tutti quelli

che ritralle Leonardo Vinci in Milano , uno de i quali era bellilli.

mo fanciullo , co'l membro in fronte, e ſenza nalo , & con vn altra

faccia didietro della teſta , co'l membro virile ſotto il mento , &

l'orecchie attacate di teſticoli, le quali due teſte haueuano le orec

chie di fauno ; & l'altro moftro haueua in cima del naſo il m'eni .

bro,e neilati del naſo gl'occhi, & nel reſto era parimenti belliſi.

mo fanciullo, che cuttidue fi trouano in diſegno di ſua mano, ap.

prello di Franceſco Borella Iculcore ; nondimeno parmi più colto

douerli far mentionedi quelli che quali' ordinariamentein alcu .

ne parti del mondo, per ſuo ſcherzo, & ghiribizzo produce la na

tura, ſecondo che li legge appreſſo diuerli hiſtorici, & altriſcrittoa

ti celebrati . E prima in Abarimoa prouincia di Scitia , li dice na

ſcere
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ſcere huomini, che con le fierevanno cortendo, con la pianta dei

piedi al contrario . In Africa ſono alcani popoli chiamati Andro

gini i quali eſſendo compulti dell'vna',& dell'altra natura vſano

in fe medefimi il coito, & hanno la mammella deſtra virile , & l .

altra feminile. In Scichia ſi racconta de gl'Arimalpi i quali han

no nel mezzo della fronte unſolo occhio , & conGrifoni fanno

guerra per le pietre pretioſe . Nell'eſtreme parti dell'India ſono

gl'Aſtromi, cheſecondo Plinio non hanno bocca, & viulono di ha

lito, & li veſtono có lana di fródi'. Strani viſi ſono anco pil più in

Ethiopia, de i quali alcuni ſenza'narici,altri hannole bocche (có

giunte, & altci ſono ſenza lingue . De i Fanefij i quali Pomponio

Mela chiama Sarmati dell'Oceano Settentrionale , è famache ha

no le orecchie coſi lunghe& ampie, che gli cuoprono tutto il cor

po . De gl'Hemipatopi di Libia dice Solino , che hanno inclinati i

vili con le gambe, li che più preſto ſi ſtraſcinano chevadano : 11

medeſimo afferma che gl'Hippopodi dell'Oceano di Scithia han

no i piedi di cauallo , & nel reſto lono huomini . Fauolola colaG

racconta de i Nerui in Scithia , che l'eſtate li fanno in lupi, & dop

pò pallato il caldo ritornano nella forma loro , & adorano Marte

informa di ſpada. Dice Gellio che i Piginei che habitano nell'vl

cimapartedei monti d'India, & in -Arabia,ſono ahi due piedi ,&

caualcano i montoni , & le capre con frezze in mano ,&diconti

nouo fannoguerra con le Grue. Gli Sciriti in fra gl'Homadi India

ni hanno ſecondo Plinio in loco di narici due foraini,& hanno le

gambe torte come ferpenti. I Trogloditi in Ethiopia fecondo il

medeſimo habitano nelle cauerne, & viuonodi ferpi--IlMonoce

ro in India ha il corpo di cauallo, & capo di ceruo , con un corno

in mezzo la fronte,che ha fplendore maraviglioſo. In India li tro

ua etiandio il Menticora che hà tre ordini di denti con la faccia

d'huomo, & il corpo leonino . Habitarono già in Sicilia apprel

ſo il mõte Erna, i Ciclopi giganti i quali haueuano ſenon unochio

nel mezzo della fronte, come riferiſce Virgilio . Nell'intima parte

d'Oriente ſcriue Plinio eſſerui huomini ſenza'nalo , & con la faccia

piana;altri ſenza il labro di ſopra ,& altri ſenza orecchie.I Nomadi

îi paſcono d'Elefáti;i Pochi & Himniti nel Affrica sépre váno ignu

di; gl’Hiperborei ſono neri , mà li tingono tutto il corpo di roilo .

I Sirboti ſono ala otto cubiti, & i Cinamolgi háno il capo di cane .

Scriue Plinio che in Albania furono già certi homini'có la pupilla

de gl'occhi verde, che da fanciulezza ſono canuti ; & che i Tuballi

& gllllirij hanno due pupille per occhio. In Ponto ſono huomini

detti
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detti Thibij,che nell'un'occhio háno due pupille,& nell'altro han

no un effigie di cauallo ;& altri inIndia che ſono cinque cubiti di

altezza . Di ceſi chenelmonteMila fono huomini co' piedi volti

al contrario , che hanno otto dita per ciaſcuno . In molti monti

dell'India ſcriue Plinio eſſere certi che hanno il capo di cane , &

veſtono pelli di fiere, & fi armano d'vgne d'animali . Non molto

lontano i Trogloditi ſono i Monoſceli, di cui ſi dice che non han

no ſenon una gamba ,ma tuttauia ſono veloci, & faltano; & quan.

do ſono arli dal ſole proſteli in terra,Gi fanno ombra coºl piede di

quella gamba . Doppò queſti verſo Occidente ſono genti ſenza

collo, che hanno gl’occhinelleſpalle , & altri chiamati Coroma.

dri ſeluatichi, che hanno gl'occhiverdi, & identi canini . Nelle

parti Meridionali in India trouanfi huominiche hanno le piante

lunghe un cubito, & donneche le hanno fi picciole chepaiono di

pallere. Appreffo il fonte del Gange ſono gl'Aftermi dei quali è

opinione che ſiano ſenza bocca, & habbino ilcorpo turco ſecolo,

&in altra parte d'India ſi racconta d'huomini che hanno la coda

peloſa. Màmolto più ſono i moftri & più diformi che nelle alcre

parti dell’Africa l'ingenioſa natura ſuolprodurre,per moſtrareà

gl’huomini ciò ch'ella sa, &può fare. Et dice Santo Agoſtinonella

cicca d'Iddio, che ancor che Iddio ſapeſſe di qual parte con ſimili

tudine, & con diuerſità la bellezza dell'vniuerlo componelle,non

dimeno volfe etiandio produrre molti huomini monſtruoſi nel

mondo . Ne più lungamente mi ſtenderò in queſto propofito,per

che a ragionare minutamente della diuerGità di cucie legenti, fa

rebbe opera non che lunga ma ſuperflua; atteſo che facile è ſapere

che gl'Ethiopi per il louuerchio caldo ſononeri , &di pelo alpro,

& riccio ; & che i popoli ſettentrionali ſono bianchi, & di pelo

biondo , & chea queſti l'humore và al ballo , & à quelli G tira in

alio , li chenereſtano più ſtringati dal piede , & più robulti,& lar

ghi nelle anche,& nelle ſpalle ,& finalmente che i popoli che ha

birano nelmezzofra queſti lono più temperati , ancora che però

fi trouino d'ogni ſorte d'huominiin ciaſcuna nacione .

HН

Della forma de gl'habiti,da dell' armi. Cap. XXVII.

Ora paſſando alle inuentioni trouate da diverſi per commodo

veile,& ornamento del genere humano in diuerli tempi,non

è dubbio,per cominciare da gl'habiti & veſtimenti, che coſto

che Adamo hebbe peccato infieme con la compagna li copri le1

parti
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parti pudendediftaſche per vergogna ; &coli perfeuerárono gl

huomini, lin tanto che cominciandoli a ſacrificar le peccore, del

le pelli loro , & d'aleri animali li copricono le carni. Ilche fu prima

che Caim ammazzalle il fratello . Ec perciò errano quelli con pa.

ce di Raffaello , che di panno ouer tela gli veſtono ; eſſendo coſa

certa chedoppò la fuga d'ello Caim in India douc edificò una cita

ta ſua figliuola Neoma trouando le frondi che produceuano la la

na , fù la primache almondocominciò à filarla , & all'hora diedeli

etiandio principio à portar perle, & altre gioie, delle quali l'India

n'è copiola . Etbenche queſta ſia la verità non reſtano però altri

di dire chePallade fù primainuentricedel filare, & del tellere,&

che Aragne innentrice dellereci , hauendo apparato l'arte la pro

uocò . Plinio anch'egli ſeriue che gl'Egittij furono i primi à telle

re ; c Seruio uuole che i tapeti con cheliornano le fale fotlero ves

duti nella ſala regia d'Accalo Rè d'Alia la primavolta . Cofi Dio .

doro tiene che l'vſo delle veſti foſſe trouaco da Minecua , come che

voglia perciò inferire ; che Cielo , Saturno , & gl'altri primi di lei

andaſſero ignudt, ilche nonè vero . Ben é credibile che t'Caldei, &

gl’Egittij, & altri popoli di quelle parti pigliaffero eſſempio di ve

ftirlidelle veſti di pelle , che vfarono non ſolantente i figliuoli del

primo padre, ma egli medefimo;& doppò il diluvio usò Ercole

Egittio figliuolo d'Obrinato da Cam , fecondo Diodoro , il quale

veltiua per armiuna pelledi Leone,e portaua un baſtone in mano,

la doue Ercole Greco veſtiualli di ferro . Ec però biſogna auuertire

come li dipingono & ſi veſtono queſti Ercoli, acciò che non ſi pón

ga l'uno per l'altro , come è ſtato fatto da alcuni . DeiBaleari nó

è dubio che furono ritrouatori di quel habitachiamato il laticla

do il quale Giulio Cefare ſecondo Tranquillo vsò con l'orlo fino

alle mani. Del far broccato cioè del teſſere d'oro ,( criuePlinio che

ne fù autore il RèAccalo ; perche primadi lui non ſi troua che al

cuno Rèvfaffe veſti d'oro . Et cofi innanzi i Frigi non furono ap

preffo d'alcuni in vſo i ricami, ne alırà qualſiuoglia maniera di

fogliami e fregi; eſſendo ſtata queſta inuentione loro , onde anco

n'hebbero il nome di fregiont . Quel veſtito , che volgarmente

chiamiamo conica fù ricrouato da Tanaquile. Ilmantello mitica

re dei Greci, & quelmanto che cuopre la vita qual era quello che

portaua Giofeffo& gli altri Hebrei fù inuenuone d'elli Hebrei .

Il teffere habitidivacij colori come cangianti , & limili , nacque

da i Babiloni . L'vfo della feca fù ritrouaro đa i popoli Seri ; & la

* ekte chiamata Balfareache leconda alcum fi eitende final gino's

chio
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chio da Bacco . Mà effendo infinite maniere degl'habiti,multipli

candoſi tuttauia più di giorno in giorno,nó tanto per utilità,quan

to perdiletto& pompa ,io le pallerò ſotto Glentio,ricordádo ſolo,

che coli negl'habiti comenell'armi , 's ' ha d'hauere nelle hiſtoric

che fi rappreſentano diligentiffima audertenza .Imperoche queſti

diftinguono il Turco dall'Indo, & il Tedeſco dall'Italiano.Nel che

hannoerrato alle volte anco i pittori eccellenti,diſcordando frà ſe

in queſta parte del rappreſentare vnaiſteſſa coſa,ſolamente per ha .

uerc hanatocognitione dell' hiſtoria . Ilche non commiſerogia

mai gl'antichi,cheeſprellero fempre le coſe ſimili al vero ,& all

hiſtoria ; onde nelʼopereloro ti vedenano le figure; henche per al

tro variate con diuerh ornamenti,& bizartie,nell'armi& neporca

menti frà loro ſempre conformi.Teftimoni ne fono i loro Ercoli,

de Minérac ,i Gioui, le Amazoni, le Veneri; & l'altre famofe ftature,

le quali per queſtaconformità d'habiti, & d'armi,ſeben diucrfe di

maniera,eranodi ſubito riconoſciute l'vna dall'altra, e percid ri

putatedicanto pregio; come nefannofedemoltereliquieantiche

&maffimeper riſpetéo de gl'habiti la colonna Traiana & mold

archi.Må i noſtri tempi è pur vero che in una battaglia ſi vedran

no alle volte foldati armati alla Romarra per Tedeſchi, & Barbari,

omoderni perantichi,con -fimili alıremetamorfold'huomini, &

di nationi. E per non inciampare in coli farrcfconueneuotezzebia

ſognaauuertirenoſolamentedi qual gente ſono quelli che li han

no à dipingere , & dargli l'habito loro conueniente; mà anco di

qual tempo facceſſe l'hiſtoria o fauola che ſi vuol rapprefentare,ef

fendoci ſempre ito variando al mondo & variando fi tuttania i co

Aumic le manicre,imperocheegli è certo che iRomaniantichïan

darono veſtiti d'altro habito, di quello che vlano i moderni', &die ;

derſamente gliSpagnoli del tempo noſtro da quelli antichi che ve

Atiti di ſcorze fi giaceuanoſoprai faffi, mangiando 'radici afmor .

morio dell'acque.In oltres'ha d'hauer riguardo alla varietà degli

Ataci & gradi, & delle religionidi ciaſcuna natione Imperoche fei

Sacerdoti d'vna iſteſſa natione ſono diuerfi fra loro dihabito , qua

to più deuerappreſencarſi diuerſo Aron Hebreo, da i Gimnoſofiſti

di Meroe,& da r Sacerdoti Salij , che armati ſalcauano intorno alla

Dea Rea,& hora dal Papa. Er coG l'habito Imperiale moderno nó :

è conforme all'antico ,nequello della Lamagna à quello diCoſtan

cinopoli . E perciò hò voluto quiui notare alcune coſe intorno atla

formadegl'habiti;& dell'arıni,cominciandoda Romani, e.prima

da i veliti,loitoilcui nome's'intêdeuano i faculatori,& gl'Aſcieri,

i qualiadognipicciol mouimento faceuano ſcorrerie & ſcaramuc

SC cie
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ciccontro nemicioffendendogli dilontano, con dardi, & con ſale

Icagliati con lafrombola. Queſti ſecondo Polibio per la più par

te haucuano armaro la teſta d'vn celatone allacciato ,& albraccio

finiſtro per coprirli & difenderſi,una rotella larga cóunarma det.

sa pilo lunga tre piedi& mezzo,timile à un pardo,&al lato deſtro

una daga lunga unbraccio. Mà nel tempodiTrasang, & di Adria

no, & di Antonino Pio, ſi armauano parte di ſemplici corſaletti, de

i quali alcuni erano fartià ſcaglie ſimili a quelli deglacieri,& par

IC cioe i fonditori erano ſempliceméte coperti delleloro veſtimen

ta,co' mantello ſopra,con cui portauano le pietre che ſcagliauano

contra i nemici. Gli Arcieri a piediportauano la medeſma celata ,

con la faretra di dietro ſoſpefa a una cinca che gli giua dalla ſpalla

manca lorto il deſtro braccio , & un corſaletto aſcaglie, infondo

del quale fin à genocchi hauceano un Gmplicemanca, con l'arco,

Alalaetra in mano . Quelli chc ſeguitauano gli arcieri per età era

po robuitiffimi & coperti d'armc graui,cioè la teſta di un celatons

che dinanzi gli copriua finoà gli occhi,&didietro fino alle ſpal

Ic ; il perro d una lunga corazzina, che lindi ginocchi con le ſue

falde pédeua ; le bracciadc i bracciali, & le gambe de gli Mualetii,

cã un ſcudo quattro piedi alco, & la metà largo èpoco piùcerchia

to di ferro . Di piùhaucuano ciata una ſpada al fianco Giniſtro ,&

al deltro un pagnale, & in mano teneuano dardi e { piedi con dus

ali lunghe circa à cinque piedicutri ferraçi . Quale folle illegioną.

rio fi puo vedereà Maganza in un marmo antico , & in un altro,il

qual li troua in Narbona ritrattida Guglielmo Choul . Gli Alfieri

portauano le inſegne differenti percioche alcuni u'haucuano rio

watta l'imagine del Prencipe, & quefti erano chiamaci da Latini

inaginiferi ; alori un baſtone con una mano in cimain ſegno di

concordia ; altri un aquila d'argento fopraun altro baſtone, che fa

chiamauano Aquiliferi, & altri un drago co'l capo d'argento che

fimilmente erano dimandati Dragoniteri,ò Dragonarij, & curto il

Ieſto era di zendale . Il labro che li porcaua quando l'Imperatore

fa trouaua in campo erauna inſegna diculor purpurco ornata in

tornodi frangia d'oro, &di pietre preciofe, Glıhuomini d'armeà

caualloeranoarmati di un lanciano nella deſtra,& d'vn ſcudo gra .

de nella ſiniſtra , & coperti d'una camiſcia di maglia fino alle ginag

chia con bracciali ,guanti di ferro , ſchinieri , & celatoni allacciati

con un grande pennacchio. I caualliccanoarmati di lame di ferro

conteſte inſiemeouer di maglie ,come eranole corazze, & i giacchi

del tempo pallato . Da i cauallıleggierialcuni portauano un altelta

& nek braccio mango un gran ſcudo , & alcuni aloca gedardi con la

feudo
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fcudo, & un fol dardo nella deſtra con un celatone in telta , & una !

corazzaindoſſo ſimilea quellade i pedoni . Gliarcierià cauallo i

quali erano armati alla leggiera,portauano dietro le ſpalle un car.

caffo pieno di frezze, & un arco nella ſiniſtra con una frezza nella

deltra,& una ſpada pendente al latomanco,có le celare,& le gam .

biere & un pugnaleal la to dritto , benche ſecondo itempi in cecce

cole erano diuerf .L'Alfiero loro teneuaun aquila fermalu la pua

ta appianata di un'aſta , & legara poco ſotto à piedidell'aquila da

una
faſcia di zēdale,& egli portaua in teſta in cắbio di celara la pel

led'una teſta di leone , o d'orlo , ò di simile animale per moſtrarli

più fero dinemici,& tale era aco l'habito de gl'Alfieri dei ſoldati

i piedi.I tróbeter erano veſtiti di corazze, & portauano il pugnale

ſu Ideſtro laro. & in căbio di morione una pelle di Leone,ò d'altra

beſtia feroce ſopra lecelate di ferro ; haueuano le gabearmate di

ſchinieti, & di loro alcuni portavano le trobe longhe, & dritte;altri

le portauano torte, &altri portauan corni. I ſoldati a piedi andaug

no armati di corſaletti & morioni co'l pugnale , & la lpada;& quel

li che circodauano il generale parte portauano la picca & la targa,

& parte alabarde con brocchiecilunghi, inſieme cóuna ſega, una

ſcure,un paniere da portar terra,unapala da far foſſe,un alcia per

tagliat legna,& una falce per tagliar herba . Ma gl'huomini d'ar

me à cauallo,haueuano la lancia , la mazza, il brocchiero che pen

deua all'arcione dellaſella con tre dardı,il morione, latorazza, &

nelle altre armi erano ſimili,ò poco differenti da i cáuaglieri electi .

Potrei dire degl'ornamenti diuerſi dell'armi,come animali,foglia

mi,maſchere, & ſimili , li quali furono principalmente eſprelli con

tutte le altreparti militarida Polidoro da Carauagio , c degl'habi

ti de i tribuniconſoli centurioni & altri , de i qual alcuni portaua.

no la veſte militare legata alle ſpalle,alori inmezo il petto , & altri

fopra unaſpallaconmaſchere, & gioie; mà breuemente me ne ven

goài Cóſoli della città i quali erano coperti da capo a piedi dı yn

grandiſſimo manto che s'inuolgeuano a torno ', legandonc parte

alla cintura con una faſcia . Le donne Romane portauano una vc

Ata ſcollata che diſcendeua fin d'i piedi minuta di falde,& cinte ſot

ro le mammelle, con un manto di ſopra che ſi raccoglieuano a tor

no ſecondo che più le tornaua in acconcio, & di queſta maniera G

vede la ſtatua in Romadi Agrippina,figlia di Marco Agrippa ,&

parimente della diua Giulia,& dimolte altre. Il qual vſo, perquáto

fi uede,nelle ſtatue antiche fu tolto dalle Sabine, ancora ch'elleno

portaffero parte del mantello apprello alla parte poſteriore delca

po,& alcune ſe lo cigelſero có falcie, & alire legallero una ſottil ve

Itesr 2
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ftc fouto lemammelle cheaggiungeyafinai piedi, & poicopritfoy

so il peitocon un alero panno cioro al collo chegli cadcoa linal

vmbelico. Ne altrimenti i Greci haueano le particolar ſuemaniere

& foggie di veſti, &d'armi. Percioche come li può raccogliere da

infiniti lochi dell'Iliade d'Homero , i ſoldati ufauano d'armath cá

le corazze,có gli ſchinieri,con le ſpade,congli ſcudi,coʻl çelaionc

ornati di pennacchi grandiſſimi,& con l'alte. Et queſta maniera

di pennacchi rolli &negri, & altri ſopra i celatoni un piede&

mezzovfarono etiandio gliantichiRomani; percioche rapprefen

Lauano il ſoldato più grande, & di più honorara apparenza, & piu

horribile al nemico . Oltre di ciò hanno ſcritto alcunicheiGreci

& mallime i Macedoni porcauano nelle falangi i paluefi, cioè certi

fcudi grandiſemicircuatı vſati poiancora da iRomani, perraccor

ui dentro le bagaglie,mentre chepallauano qualche fume à guaz

zo , & di più certe lancie lunghe diciotto piedi.Gl’huomini d'arme

à cauallo non vlauano corazze,macombatteuano in laglio,co pilis

dardi,& fcudi di cuoio di buoi . Dione nella vita di Caracalla ( cri.

ue che ne tempidi Aleſſandro Magno la falange era di ſedici mila

haomini,i quali uſauano celaconi di cuoio crudo di bue, corazzi

ne å tre doppij facce di lino,ſcudidiotronc, piche lunghe,la chia

verina,& la Ipada corta ; Eliodoro dipingendo i compagni diThe

agene di Teſlaglia coli gli formò con le Icarpe legate con alcune

cinturette purpuree,& allacciate ſopra i saloni, con una bianca fo

praueſta indoiro cinta al petto con una cintolad'oro fregiata nc

gl'eſtremi lembid'una banda nera ; & àicaualli pole le barde , la

reſtiera & gl'altri ornamenti di argento , & d'oro à liurea con ella

loro, che parimenti haueuano le veltimeara coG diuiſatç. Es dipin

gendo poiTheagene lo rappreſenta à cauallo ben armato, che ui

Braua un aſta di fraffino,con una ſopraueſta di colore purpurco , &

una cintola doue Guedeua Pallade, che ſe haueua fatto Icudo al

petto del capo di Meduſa. Poco dapoi l'iſtello Eliodoro ſeguendo

deſcriue Carithịa lacerdoteſſa di Diana ch'era ſopra un ſeggio da

ogni parte ſcoperta collocato ſopra una bianca carretra tiratada

due buoi,veftiia d'vna veſte di porpora che li itendeuainſino a i

piedi tutta fregiaca di lige d'oro, con una cintola fatta in forma di

due ſerpenti, che haueuano le code aviticchiate , & le teſte che

veniuano fin lo tro le poppe , legare inleme con un laccio attor .

to, & cadenti in guila chequello che della legatura auanzaua

penalcua d'ambe due i lari , & tutti crano fatti d'oro , mà co

perti d'un celeſte oſcuro fino alla teſta , acciò che fopra il gial

lo maltrallero l'aſprezza , & mutatione della ſcaglia loro,
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Le treccie dice che non erano ne raccolte 'rurte , ne tutte ſciolte ;

ma la maggior parte,cioè quella che pende dietro nella collottola,

giua errando ſopra l'orecchie,& le ſpalle, e quella che pende verſo

la fronte era cinta di teneri ramoſcelli d'alloro . Nellamano fini.

ftra le poneun arco dorato , & ſopra la deſtra ſpalla ſoſpeſa la fa

retra, & nella deſtra manouna lampada acceſa . Quelli che cele

brauano iſacrificij & maſſime debuoi, portauano ſopra una bian

ca camiſcia, una giubbacinta,mà laſciauano la mano inſieme con

la ſpalla ,& la poppa deſtra ignuda, & andauano ſchermendo con

una ſcure da due ragli in mano . De gl’habiti de Perli il medeſi

mo Eliodoro doppo che ha deſcritto la corte co i Magi , dipinge

Arſace Regina allila in alto feggio ornatad'una veſte di porpora ,

& d'oro , con una viſta altera , & fuperba per le ricche collane

che le cingeuano il collo , & per il valor del capello ſontuofiG

mo che gli copriua il capo , il quale ſenza alcuna difficoltà fi po

teua leuare , al contrario di quello che ufano hora le feminc

de gl'Imperatori Perſiani, i quali carichi dicartocci, & digemme,

con mille inuolgimenti di capelli , non ſi poſſono ſenza luolgerli

Jeuare di tefta . Piacemi bene in queſte Perſiane moderne quella

prima veſte che gli circonda con bel garbo le membra igande coli

vagamente adornate di gioie , & di pietre pretiofe . Màtornando

à gliantichi, recita : Quinto Curtio, chegl'huomini d'arme di

Per Gia haueuano i caualli bardati di lame di ferro , & nelle hiſtorie

Etiopice li legge , che ciaſcuno diloro fi metteua dinanzi una ce

Jata fatta con un falfo lolo,in guiſache raffimigliaua la faccia dell'

-huomo , e con quelladal ſommo della teſta in lino ſu la collotrola

cotto eccetto gli occhi fi copriua . Nella deſtra mano poi portava

una gran lancia, reggendo con l'altra il fieno & la ſpada al fianco,

armato nel reſto di corazza , non ſolamente le palle, mà euandio

-cutto il corpo ; da corazza era fabricata in queſta guiſa , che ſi tira

vano alcune lame di rame , ò di ferro in forma quadra di un pal

mo per ogni uerlo, & unaà laro a l'altra in lino al fine delle coſte,

ficóponcuano in modo che quella di ſopra col piede , e col fianco

fiffopraponeua à quella di fotio,& à quella da lato ; & cofi ſempre

dimano in mano, doue le gionture li affrontauano erano cufciti

intorno alcuni uncinetu à guila di lame', co ' quali s'attaccauia una

veſte coperta di ſcaglie di peſce , la quale circondaua ,& cingeria

& fermaua in sù le ginocchia aperta di neceſſità nelloco delleco

ſcie verſo quella parte che veniua fopra le ſpalle del cavallo . Gli

SchinieriST 3
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Schinieri tirati dalla ſommità dei piedi infino alle ginocchia fi

congiungcuano con la corazza , &con quelli legauano le ſcarpe

di ferro . In fimile maniera armauano anco il cauallo ; copren

dogli il capotutto con teſtiera ferrata , & atracandogli dalle ſpal

le al ventre d' amendue i lati,unacoperta di ferro satelluca. Gli

Egicij antichiſſimi uſauano per arma certe corazze di corde di

lino , comegià ſe ne moſtra una in Rodi nel tempio di Minerua ,

che fù dell'antichiſſimo Rè Amali . Gli Ethiopi clperci nell' arte

del ſaettare, & ſcagliar falli, ſoleuano portare nelle loro battaglic

alcuni inuogli attorti intorno alcapo , & intorno à quelli cacciare

le frezze , fi che la parte acuta ſpontaua in fuori in guiſa di tanti

saggi , & d'indi come d'una faretra ageuolmente le cauauano [al

sando in maniera Satirica coronari difrezze, co 'corpi ignudi con

tro gl'inimici. Le laette erano dell'oſſa di ſchiena di draghi facce

acute da vna parte . Et queſti modi vſauano etiandio i Trogloditi,

i Blemmi, gl'Eleri, & in lommaquaſi tutta la Scithia, onde filegge

che le Amazoni in altro non li ellercicauano che in ſcoccar di ba

leſtre, & d'archi, in lanciar dardi, il pietre ; mà veſtiuanſi di ſotcil

veſta , laſciando ſcoperta la poppa deſtra ; & in battaglia vlauano

corazze di cuoio , & anco certe coperte di ſcaglie di peſci ; ne fi

troua che adopraſſero mai ſpada ne lancia . I Parthi potcauano le

calze piene di falde fino ſul collo de i piedi , & quiai le ſtringeua

no come una borla con le ſcarpe allacciate in diuerfi inodi allon

go, & attraverſo il pettine : portauano poi un faionelungo lin alle

ginocchia, & di ſopra una veſte militare con diuerſe frange à i lom

bi legata ſopra la deſtra ,ò finiftra ſpalla ad un laccio , ouer meda

glia ;& andauano cinti delcorpo,& delle gäbe ſotto le ginocchia,

con un capuccio picciolo in teſta . Non diffimili da queſti erano

gl'habiti de gl’Armeni, & maſſime de i Rè . IGothi antichi in lo

co di corazze, & corſalesc , s'armauano divefti di bambagia, & la

na trapuntate che chiamauano taiacomache, le quali vſarono pari

menti iRomani, doppò la perdita dell'imperio , & cutti gl'Italia

ni , accompagnate con baleſtre grandiflime di ferro ; lin che fù

trouato l'acchibugio. Gli Hunnialtempo di Attila che per inſe

gna portaua l'aquila , & anco l'aſtore coronato s'armauano di

corſaletto , & di corazza , d'arco , & di faretra , altri portauano

lo ſcudo, la lancia , & la ſcimitarra , alci (i copriuano di cuoio »

& alici di ferro , cingendoſi una ſpada lunga, & un pugnale .

Appreſſo ſi veſtiuano dipelle , & portauano le barbe,& i capelli

lunghi,che gli accreſceuano fierezza , & horcore nell'aſpecto ,li che

con
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con quello folo metteuano ſpauento à ſuoi nemici. Per inſegna

particolare haueuano l ' Aquila coronata . I Sueui huomini gran .

diffimi di corpo non portauano altre veſti che certe pelli tanto

picciole, che buona parte delnudo moſtrauano . Gli antichi Ger

mani pochi anni dopo Chriſto adoperauano poco la ſpada in bar

taglia, ma allai G valeuano d'alcune aſte alquanto lunghe dette

famee con un picciolo ferro . Il ſoldato à cauallo G armaua di (cu

do', & il fante gettaua dardi , de' quali ciaſcuno ne portaua ſeco

gran numero, & combatteua ignudo, ouero coperto di breue giac

chetta . I ſcudi erano diſtinti ſecondo i colori che ſceglieuano a lor

modo , epochi vlauano corazze,& appena uno ò due elmetto, ò

vero celata .Frà gl'antichi Galli quando ſi adoraua Mercurio , il

valgo ſi veſtiua di gonnelle ; & in vece di conica di un veſtimento

corto ,ilquale appena copriua loro mezze le natiche,di lana rozza

màcon peli lunghi, onde ceſſeuano bianchette peloſe. Queſti po

poli haueuano corpi lunghi , & bianchi , & tutti gl'armauano ad

una foggia, portando al hanco una lunga ſpada, &un ſcudo pari

menti lungo, & un'aka. Vlauano ancora archi, e taluolca frombe,

& mazzafruſti, & tornando da la guerra erano foliu appiccare al

collo de i caualli le reſte degl'vccif . I Scoti vecchi nel veſtire non

erano diuerſi da gl'Hiberni;imperoche ambi portauano una bian

chetra di ſopra, & diſotto una gonnella cucce due tinte in color di

zafferano, & andauano con le gambe ignude fin à i ginocchi , non

vſando altre armi che l'arco, & le ſaette,unaſpada aſſai lunga , &

larga; & un pugnale che da un lato ſolo haneua il taglio . ITurchi

coli femine, come maſchi portano le veſti larghc,& lunghe inſino

à piedi,accioche iu niun atto che occorra loro di fare ſcuoprano

le parti dishoneſte . Machideſidera compicamente ſapere gli ha

biti, & le foggiedell'armi d'altri popoli comedei Cimbri, de i

Gothi, de gl’Alani, & di fimili barbare nationi , legga illibro in .

titolato de gentinm aliquot Migrationibus , nel quale li vedranno

deſignate lebizarre armi, & veltimenti luoi, & riuolga le hiſtorie

che reſterà à pieno ſodisfatto. Io non mi ſtenderò più oltre iu que

Ato propofito ſe non in deſcriuere l'habito Sacerdotale d’Arone

fatto da Beſelel, il quale per eſſere coſa norabiliffima , parmi che

non debbia in veran modo ellere tralaſciaro . Ora il primo veſti

mento di cocal habito era prima cutro di color turchino ,di porpo .

ra,& di biſſo ritorto . Il ſuperumerale era ſimilc di forma al piuia

le de i Papi,teſſuto d'oro ,di turchino, di porpora,dicremeſino,&

di biſſo ritorto ad opera di ricamo , con fogliami d'oro ; & dalle

bandeSI 4
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bande haueua duepietre onicechine legate in oro,nelle quali era

no ſcolpiri i nomi de i figliuoli d'Iſrael . Il rationale era ricamato

quali ſimile d'opera al luperuinerale , quadro alla miſura didue

palmi; nel quale erano quattro ordini di pietre pretioſe ;nelpri

mo ſardo,topacio ,e ſmeraldo,nel ſecondocarbonchio, zaffiro , &

diaſpro, nel terzo lincuri,agati,& ametilto,& nel quarto criſolito ,

onichino, & berilo, circondati,& legasi in annella d'oro, có un nos

me della tribù d'Iſrael, (come nell'altro diſli,) ſcolpito in ciaſcuno,

& alcunecatenelle d'oro ,chc s'aggiugneuano-infieme, & due an

cinelli,con altretañre annella da un lato & dall'altro,dà quali pen

deuano due catenelle d'oro legate con gl'ancinelli, che erano ne i

cantoni del fuperumerale dinanzi , & di dietro ; qi che legauano il

Cuperumerale co'lrationale ſtretto al cingolo fatro dei medeſimi

colori, & s'inferrauano có la cuffia che teneua in capo il facerdote.

La tonica del ſuperumerale era cutra turchina , & il capezzo nella

parte diſopra nel inezzo & ne gl'orli eta teſſuto di turchino, di

iacinto,di porpora & di biſcio ritorto, con alcuni pomi granati à i

piedi;màl'eſtremaparte inferiore haueua appele alcune campa

nelle d'oro frà poiigranati. Letoniche erano di tela lottiliſſima

teſlute; le micre haueuano le ſue coronette ; & le calze, & il cinge

lo erano di biſſo ritorio , di iacinto, di porpora, & di vermiglio di

finto con ricamo. La lamina di facra veneratione era d'oro, & ha

ueua fcritto ſopra il nome d'Iddio . Eran bene ſtretti con la mitra,

& la mitra con la cuffia dimandata ancora vita iacintina . Queſto

fu l'habito antico commandato da Dio,che li faceſſe, ad efſempio

del quale poi tutti iſacerdoti de gl’Hebrei ſi veſtirono ; à cui limi,

le in gran parte fù da pripcipio quellodei ſacerdoti Egitu j,iquali

nei ſacrificij andauano veſtiti di bianca tela di lino , le ben quelli

d'Ilide Gi veſtiuano di turchino . Et tanto ſia detto de gl'habiti an

richi.De i moderni,coſi de i Papi comede gl'Imperatori, & d' alori

di qualunque natione: giudicochepoco necellario ſia il ragiona

se poiche facilmente ogn' uno può per ſe ſteſſo olleruargli; ob

tre che nonmancano anco chi ne hanno copioſamente ſcrito , &

dimoftrato in diſegno,doue @ vedono le diuerſità principali de i

popoli del mondo, poſti in ſtampa da molti pittori, & mallima

mente fatte da Giulio Romano , che gutta queſta via ha grande

mente olleruato .

Della

i
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Dela formadeitempli,& aliriedificij . Cap. XXVIII .

Auendo il piccore à rappreſentare le hiſtorie di eutte le parti

del mondo ; & di tutte le età ; chi non vede ch'egli ha da pro

cedere con infinito riguardo, per rappreſentarledecentemen

te , con le circonitanze che gli ha conuengonoriſpetto alle maniere

& coſtumi di quel paefe, & di quel era,in cui fucceffe l'hiſtoria che,

rappreſenta ; & à fine che non ſcorra, come hanno fatto molti , in

corali errori di fingere edificij in tempi, che non s'edificaua anco.

ra,o edificij alla Romanain luochibarbari, & fimili ( conueneuo.

lezze . Perciò hò penſato di volere in queſto capitolo quali come

abbozzare un ſchizzo della maniera de gl'edificij , il quale ci apri

rà l'intelletto per potere guardarli da corali errori. Nel che per

cominciare vnpoco piùalto,habbiamo da ridurli à memoria, che

ne i primi tempi le caſe habitate da gl'huomini,erano quelle della

natura, cioé, caue, burroni, (pelonche, & boſchi ; & doppò come

dice Vittruuio , trouandoſi nel fuoco il commodo della vita ,li co

minciò per fcacciar il freddo à far coperte di frondi , cauar lotto i

monti & far à mano ſpelonche, comefecero i Trogloditi,& alcu

ni popoli di Libia vicini à gl'Ethiopi ,come riferiſce Srrabone,

D'indi a poco cominciarono con vimini teſſuti , & fango à far con

perti, & caſe, delche Plinio & Gellio ne fanno autore Tofio nono

hgliuolo delCielo ; togliendo l'eſempio dalle rondinelle , nel fat

de i loronidi. Succelle poi il far de i pareti con forcine,fango , &

verghe inframelle con coperti di canne, & fraſche, perdifendecla

dalle pioggie & dal caldo . Et di queſta maniera di fanze , & altre

limili, furono quelle delle genti inanzi al diluuio, parlando in ge

nerale . Doppò il diluuio i primi Galli quanti che Marcomiroha

biralle quel paeſe, & pariment i Portugheliyi Frigi, & i primi Ger

mani ritennero anco il medegmo modo di edificare, & è ritenuto

ancora da molti di loro maſſime da volgari Sucui , & Saffoni , le

ben le caſe dei nobili di fabricano d'affe, & di mattoni con trauerfi

di trauiwel che in Parigi' molto è vſaro ,& vlauafi in Milano ad

tempo vecchio, anzi per tutta la Lombardia ,& il reſto dell'Italia,

effendo venuto cotal uſo da Gothi , & da gl'alựri Barbari, doppo

che con l'Imperio l'architettura ſi parti d'Italia. Onde nenacque

à quei tépi che tutte le chieſe,& le cale fi vedeuano fatte ſenza di

gno Greco ò Romano , & ſenza ordine alcuno architettonico de

ſcritto da Vitruvio , & olferuato da gl'antichi. Mà per fingolare

beneficio poi d'Iddio , il quale voleua abbellire ilmondo, & ador

nare
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nare i ſuoi templi,6 sgombro da gl'occhi deimortaliai tempi de

i noſtri auoli, quella nebbia che non gli haueua laſciato veder la

luce delle buone arti ; & nacque Bramante , il quale col ſuo mira

bile intellecro ſuſcitò l'architectara,cccicato anco dalla magnificen

za & liberalicà di Franceſco Sforza primo Duca di Milano . Et

fucceſſiuamente molti altri pictori, & particolarmente Michel An

gelo l'hanno dimano in mano ampliata,&facilitata in modoche

ormai fino i taglia lafli fi fanno architettori : ſe ben la lode della

inuentione, & della bellezzadeicapricci rimane perd cuclauia di

pittori, & ſcultori; eſſendo queſta gente ſenza diſegno, & cofi igno

iantichenon vede un quadro,ſenon guarda un matrone. Or tor

Aando à locodico, che diquelle prime caſe oltre alle nationi no

minate ne vrano ancora molte altre , & maſlimcper i villaggi.

Anci trouali eriandio gente che ſenza caſe allo ſcoperto va vagan

do ne i carri come i Scithi, i Normandi , i Sarracini in Africa che

fi chiamano Saluatici, & i Tartari, i quali ſi vedono tutto di errare .

per lecampagneſopra i carri ordinatiaguiſa di trabacchi & padi

glioni,per difenderſi dalfreddo e dal ſole . Cofi creſcendo ditem

po in tempo variandolil'vlo dell'edificare, nacque & hebbe prin

cipio apprello gli antichi l'architettura chedi fabricar la via per

ordine ci inſegna; come può chiaro vederſi nell'arbore d'eſſa archi

tettura,del quale piùballo ſi ragionarà . Queſta arte ſecodoalcuni

frà quali è Diodoro fù prima trouata da Pallade, ma Giofeffo vuo

le & ècerto più veriſimile chefoſſe Caim primo figliuolo d' Ada

mo, il quale inſtructo di tutte le arti , & ſcienze delmondo da ſuo

padre primaditutti gli altri conſtrufle in India Enochia città;dop

po ilquale Tubal inſieme co'l fratello figliuoli di Lamech fécero

le colonne nelle quali ſcriſſero leprofetic vdite, & l'offeruationi

delle ſtelle . Ne è da dire checotali edificij non folleto edificati có

arte, & architettura .ImperocheAdamo ficome dorato perfetta

méze da Iddio di tutte le ſcienze le inſegnò à ſuoi figliuoli ,& cgli

no le moſtraronoà gl'altri ; & èda conchiudere più coſto che gli

antichi meglio intendeſſero queſt'arte, che non hanno fatto i po

ſteriori, fi come più lontani da quei primi maeſtri inſtruct & col

mi d'ogniſcienza. SucceßiuamenteNembrot edificò la prima

torre inBabiliona, la quale poi ciccódata d'alciflime,& grofillime

mura da Semiramis,con porte di metallo, le ben dellalonghezza

del circuito d'effe mura non v'e n'è certa e decerminata opinione,

hauendone diuerſamente parlato il Siculo,Plinio,Paolo Orofio , &

altri ſcriccori, e doppò lui Softrate architetto n'edifico un'altra ia

Egitto,

)
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Egitro ,nell'Iſola di Faros,donde i Rè d'Egitto foleuano chiamarli

Faraoni . loboat inſegnò à far le tende;Salomone apprello gl

Hebrei conſtruerc fece ilprimo tempio , il qual ſuperò ipiù anti

chi,& quanti ſe n'erano per fare di bellezza, di magnificenza,&

( pela . Apprello gl'altri popoli , lcriue Viccruuio che Pithio fù il

primo che edificaſſe in Pirene teinpio à Minerua . I primi pozzi

furono cauati in Argo dalle figliuole di Danao . Furono poi tro

uati i labirinti con dubbioſe, & fallacivie, per le quali l'huomo ea

trato ſubito ſi ſinarriua . Et furono i primi quattro, uno in Egitto ,

che auanti gl'altri edifico Titoeſecondo Plinio; l'altro fece Deda

lo in Candia ; il terzo edificò Fimilo in Rodo & Thcodoro in

Lenna ; & il quarto fabricò in Italia Porſena :Rè de i Toſcani con

pietre lauorate per fua ſepoltura . Delle piramidi per uſo diſepol

cri fù inuentore Chemi Re d'Egitto, il quale ne fece fabricare vna

trà Memfi, & Delfo di col ſmilurata grandezza che 3 600oo. huo .

mini non la potero condurre à fine più toſto che in venti anni.

Doppò la quale luo fratello Cabreo ne fece un'altra, & la terza fe.

ce Micerino . Et di qui nacque il coſtumedifare i ſepolcri, frà qua

li fù il táto celebrato in Caria di Mauſolo fatto conſtruere da lua

moglie ſopra à 36. colonne, da quattro principali ſcultori ,di cui

cialcuno ne poſſedeua una parte chiamati Scopa,Briaxi,Timoteo

& Leocari, & dal quinto chiamatoPithio gli fu fatto vna piraini

de con un carro e quattro caualli ſopra : &appreſſo i Romani la

ſuperba mole di Adriano fu'l Teuere , che hora chiamati caftel

Sant'Angelo. Egli è ben vero che queſto uſo de i fepolcri non fù

vniuerſale apprecio tutti i popoli . Percioche ſi legge che i Malla

geti mangiauano i morti, ei Tibarini gliappicauano , & altigli

årdeuano, & riponeuano le ceneri nell'vrne, le qualicollocauano

hora alto comefono le ceneri di Ceſare, ſopra la Guglia di Santo

Pietro, & hora ſotto terra . Mà per venire alle parti dell'archiccú

ra , accioche più facilmente venga ad eſſere inteſo ciò che di lei

Sparſamente in molti luochi di queſt'opera hè toccato , egli fi hài

da conſiderare che gl'antichi cauorno queſt'arte da due cole,dalla

fabricae dal diſcotlo : e queſtedue trañero da undici fcienze, lec

tere,diſegno,geometria,proſpettiua,aritmetica, hiftoria , filofofia,

muſica,medicina,leggi, & aſtrologia, delle quali Vittruuio ainpla.

mente parla . Poi la diuiſero in due parti, cioè, in parti accidenta

li, & ſoltantiali. Le accidentali ſono ſei, delle quali alcune 6 -dif .

fondono in altre parti , come ſi vedechiaramente nell'arbore.

Le foita ntiali ſono tre,cioè, gnomonica,machinatione,& edificaa

1
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tione. Nella prima fi contienel'arte del fare glihorologi,& fimi

li coſe, le quali perfettamente poſſederte lanello Torriano Cremo

nefe,come benelo dimoſtrò nello ſtupendo horologio che donò

: all'Imperatore Carlo Quinto . Nella ſeconda ſicontiene la lewa.

toria, la trattoria, la fpiritale,erutte le machiuecoli di leuaracqua

comed'oftendere & difendere. Nelle quali furono trà gl'antichi

grandiſſimi Archimede, Philone, Dinocrate, Polibio, il ſopradec

toGianello ,Galeazzo Aleſſio,Pelegrino de Pelegrini, Gio . Battiſta

Clariccio , & Giouan Dominico Lonati, & de ſcrittori come il Vin

ci, il Cardano,l’Agricola ,& l'Orlandi . La terza contienegl'orga

ni, gl'hidraulci; lemachinemolle dal fuoco, le fontane , glorgani

aérei; le machine cheper forza d'aria fi cacciano ' , comequelle di

Tefibio, & le altre ſenza aria,come coclee ,e trombe, e finalmente

gl’iſtromenti militari,come apprelfo gl’antichi catapulte,fcorpio

ni,teſtugini, arieci, baliſte, &limili; & appreſſo imoderni le arci

glierie, & gl'archibugi. La terza parte coſtantiale detta edificacio

ne una fidice priuata& l'altra publica . La priuaraè di due forti,

vna vrbanache contiene pereffempioſtanze, librarie, & cubiculi;

· & l'alcra ruſtica che contiene torchi, preſepi, molini, & fimili ,de

i qualiLeonardo nediſegnò trenta carte di chiaro & ſcuro , che

fono perųenutinellemanid'Ambrogio Figino ,doue li veggono

alcunimolinichemacinano con acqua , & alati ſenza, tutti fra le

diuerli ;& ó oltre lui ne diſegnarono'ilCuerchio ,& al Burinone;»i

quali furono da Gaudentio donari à Ceſare Celariani coinen tarot

di Vittruuio . La publica con ſiſte in trè ; in difenſione,inoportuni

tà , & in religione. La prima ci inſegna à fat le torri, lemora, lefor

tezze,icaualieri, & fimili, nella qual parte ſono degni di memo

ria Alberto Durero , Giouan Maria Olgiato , it Capitano Giacobo

Fufti , detto il Scacioto, il San Marino , Baldaffar Lanzi, il Vitelli

da Cütcà di Caſtelo, il Caualier Paciotto;-Rocco Gucrisi;sl fratino

daMorco ,il Soldati, & Gabrio Buſca . Latecondacontiene le piaz

ze, i portici,ibagni, ò vogliam dic therme; delle quali molte ne

furono in Romadenominateda quelli che l'haueuano facte fare,

come Agrippine,Domitiane, Antoniane, Aleſſandrine, Gordiane,

Seueriane,Diocletiane,Aureliane,Conſtantine,Nouatiane,có quel

le di Tito Veſpefiano. Oltre di ciò contiene i porti di mare, i fori,

ixiſti, le paleitre, le carie,gl’erarij ,le bafiliche,le prigioni, le ſcene,

lacomica, tragica,& Satirica, i teatri, & gl'anfiteatri,comeè quello

di Verona detto l'Arena di opera ruftica ; & quell'altro , cheè in

mezzo à Reinacominciato da Veſpaſiano , &finito da Tico luo

figliuolo

1
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figliuolo che ſichiamava il Coliſeo','& quello che éin Pola cited

diDalmatia : Finalmente per la terza & ultimna hà inſegnato l'ar

chitetinra ,& inſegna à tutto il modo à far i tempij facris i Dei.gl

aſpetti deiquali furono da gl'antichicome dice Vittruuio nomi

nati parte dalle colonnc, & parte da gl'intercolunnij.'Quelli che

furono chiamati dalle colonne ſono letre ; il primo èdetto Antis,

che nelle pilaſtrate li forma, quale fu quello delle tre fortune,vna

delle quali fù vicina alla portaCollina . Il ſecondo è detto Proſtilo

che fù oſſeruato nell'iſola Tiburtina , neltempio di Giouc , & di

Fauno . Il terzo è chiamato Ampliproſtilo ,& il quarto Periptero ,

di cui ne diedero eſſempio gl'antichi nel portico di Merello di Gio

ue Scatorç , & alla Mariana dell'honore, & della virtù . Il quintoé

nominatoPſeudodiptero,come fù à Magnelia il tempio di Diana;

fatto daHermogene Alabandeo, & il tempio d'Apolline edificato

da Mneſtro . Il feſto è detto Diptero che leguì Telifonte nel tein

pio lonico di Diana Efefia, & iRomani neltempio Dorico di Qui

sino . Il ſettimo è chiamato Hipetros , il qual få oſſeruato inAte

pe nel tempio di Gione Olimpio . Gli aſpetti ouero maniere che le

vogliamo dire nominati da gli intercolonni ſono cinque,come re

çita Vittruuio nel cerzo libro ,Pienoſtilo, Siſtilo ,Draſtilo , Arcoſtilo,

& Euſtilo. Della pejmamaniera fu il tein pio del diuo Giulio ;& il

tempio di Venere nel foro di Ceſare. Della ſeconda il tempio del

la fortuna cqueitre. Della terza il tempio d'Apolline , & diDiana:

Della quarta iltempio di Cerere,& d'Ercole nel circo Mallimo ,&

del Campidoglio Pompeiano. Et della quinta il tempio del padre

Bacco in Thco d'Alia, della qual maniera più ragionevole dell'al

tre, & dell'aſpetto Plendodipteros ne fù inuentore Hermogine : 2

Ora tutte queſte maniere ditemplili fanno ciaſcuna con li luoi de

biti ordini, co qualigeneralmente cutte le approvate fabriche, &

palazzi G fanno con ragione; & lono cinque nominati Toſcano ,

Dorico , lonico, Corinthio , & Compofito . Ciaſcuno diloro conti

Ite particolarmente di piediſtallo, di bale, di colonne, di capirelli,

d'architraui, di fregi, & cornicioni, convarie diuertità di membra

& d'ornamenti, come s'è detto nel libro della proportione ; doue

fe bene hò fatto mentione fe non d’alcuni ; i quali ſono ſtati a tem .

pi moderni eccellenti in queſta vltima parte d'architettura cheар.

partiene alla fabrica, non è però che non ne liano farti moler altii

degni d'ellere celebrati da piu ſonora tromba che non è la mia .

Miperche queſto non è mio proponimento d'andare dulcorren

do per gli artefici illuſtri ,& cantar le lodiloro, glı hò patları.com

ficacio ; canto più che ciò è già ſtato facco felicemente da Georgia

Valais
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Vaſari,nelle vite de i pittori, ſcultori , & architetti, il quale in mia

vece ſodisfarà cumulatamente in queſta parte à i curiofi . Qyeſti

ordini è da ſapere che furono tratti dalla miſura del corpo huma

no come afferma Vittruuio nel primo del terzo ;onde fi legge che

Doro figliuolo d'Heleno& d'Oprice ilqualeregnaua in Acaia ; & :

nel Peloponneſo,del primo ordinc cheda lui fù chiamato Dorico

fece in Argo il tempio di Giunonc ; &che à fimilitudine di quello

d'indiàmolto tempo gli lonij fecoro il tempio d'Apolline Pannio

nio , Mà venuti alle colonne non trouando in quelle facce da Doro

ſimmetria alcuna , & cercando con chc ragioni far le poteſſero

accioche à ſoftener il pelo foſſero atte , & haueſſero bellezza nella

aſpetto, miſurarono la pianta del piede virile , & di quella groſſez

zadi che fecero la bala del tronco inferiore,ſei uolte tantoleuaro

no la colonnain altezza co'l capitello ; & coſi hebbe principio la

colonna Dorica& proporcioneappreſo à i Greci dalcorpo huma

no . Màancorachecoli tenganomolti,nondimeno livſo di queſto

ordine,fù molto prima de iGreciritrouatoperciò che ſcriueLeon

Battiſta Alberti nel ſettimo della ſua architettura che icapitelli da

i Greci poi decu Dorici erano ftati in vſo fra gl'antichiſſimi gran

cçmpo prima; & loggiungeche i medelimi furono inuentori dello

Itatue. Medelimamente gli lonij fabricando un tempio à Diana

da gl’iftefli veſtigij tralſero una nuova forma &maniera di colon ·

na di ſuelcezza feminile, & cofi la fecero di groſſezza la ortaua pat

ce dell'altezza, & duppò l'ornarono di molte qualità conformi alla :

femina, la quale dal nome loro fù chiamara Jonica da quelli che

dopo molto tempo con Corcilità fecero l'altezza della Dorica di

ſerie diametri, &la Ionica di otto& mezzo . L'vlcimo ordine tro

Dato da Greci detto Corinthio fù formato ad imitatione della gra .

cilicà virginale,& ancora dalla leggiadria& gentilezza ſua . Dell

inuentione del ſuo capitello ſi narra cheelſendo morta vna vergi

ne di Corintho la nutrice ſua raccolto che hebbe ivaſi, diqualila

Vergine fi dilettaua,gli poſe in un ceſto , & lo poſe dacapo al fuo.

fio doue ella fu ſepolta con una regola lopra; & che eſſendo per ca

ſo il ceſto poſto ſopra una radice di acantho , egli per il peſoman

dò fuori alla primauera i ritorei cauli ; quali creſcendo lungo di

lati del ceſto, & ne gl'angoli della regola, per la grauezza delpeſo

ſpinci in fuora , con ſtretci furono nell'vltime parti delle volure à

piegarſi. Allhora Callimaco ſottiliſſimo architetto vedendo quel

celto con le tenere foglie naſcenti intorno , & dilettacoli dellama

niera & nouità della forma, fece a quella fimiglianza appreſſo i

Corinthi, le colonne con le ſue conuenienti miſure . Malordine

Toſcauo

1
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· Toſcano per molte opere che diluili uidero antichilime,fù tenu

to inuentione & ritrouato d'ell Toſcani, ond'hà hauuto il nome .

La colonna quadra dimandataArtica fu imaginata da gl'Athe

nieſi . I Romani poi doppò molto tempo conoſcendo dinon pote

fc aggiungere , ò ſuperare l'inuention dei Greci in quei primi tre

ordini,ſe ne imaginorono uno compoſto delIonico ; & del Corin

shio ,mettendo la voluca lonica co'l uovolo nel capitello Corin

shio . Ec di queſto li feruivano ne gl'archi trionfali, volendomo

drare che cglinocrano padroni di quelle nationich'erano itate in

uentrici diquei trè ordini, mettendo l'vno ſopra l'altro , come f

vede nel Coliſco, & doppò il compoſito ſopra il Corinthio , fi co

me corona, & lignor loro . La forma de i templi altresì fù tratta da

gl'atti del corpo humano , coſi la tonda comela quadra , & coli

quella di croce comele altre tutte , con dallacompofitionedelle

membra humane furonotolti gl'ornamenti,i fogliami,ivouoli, &

lealtrecirconſtanzedegl'ordini. Apprelfo ſi leggenel primodi

Vittrauio, che vſarono gl'antichidiporre in vece di colonnedi

quellanatura figure in guiſa di ſchiaui, come appreſſo i Greci Cao

siatidi;& Perfi , e prima in vece di queſti vfarono i Trofei . Il qual

yfo è ftato poi cangiato in termini , cioc figure dal mezzo in su, &

dal mezzo in giù ciocchi, colonne,tronchi, & fimili . Vſarono ana

co in quei tempi di porrein vece di capitello reſte naturaliornare

fecondo la maniera della colonna più ò manco; per ciò cheogni

cola facevano con grandiſſima proportione . Et per ciò attribuito

Do l'ordine Toſcano à fortezze,& frai Dei ad Ercole, miſchiando

lo con altri ordini ſi come più forte di tutti, & più rozzo ; l'ordine

Dorico à Marte, & ancora ad Ercole ; il più fuelto a Gioue ; il loni

co ad Apolline Diana, & Bacco ; & il Corinthio alla Dea Velta, &

i Venere . Mà tutto che ſiano con limitati, & preſcritti i precetti

dell'Architettura, ella non è peròda tutti in unmedeſimo modo

inteſa. Imperoche d'una maniera la pratticano gl'Alemani, come

b vede negl'edificij,& templiloro levaci dal Lombardo,da Giacus

Bergamengan,& dagl'alcoi architetti ,& ne i libri già dati in luce

da Alberto Durero ,oue chiaramenteappare quanto lano le rego

leloro lontane dalle ſudetre che noi Italiani da Bramante in que

yliamo ; & d'un altra l'incendono iFranceſi, & gli Spagnuoli,&

altre nationi . Il che dal pittore hada ellere diligentemente auuer

tito ; accioche nelle ſue hiſtorie ſi ucda quella corriſpondenza , &

quel concerto delle cole che li ricerca .

visi : ' ; } ,
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Della formadialcuni Dei imaginati da gl'antichi. Cap. XXFIN .

Fine che non li poſſa deſiderare coſa alcuna, che à compita

cognitione di queſt'arte appartenga,hò voluto foggiungere

D in queſto loco della forma d'alcuni Dei, che gl'antichipec

ſe ſteſſi s'imaginarono che foſſero , ò ragioneuolmente eſſere do

yelle. E prima formarono la Prouidenza fi coinemadre che ha

yelſe cura dell'vniuerfa donna vecchia,in habito di graue matro

na , con le braccia alquáto aperte . Finſeco Demogorgone li come

padre dicusti i penſierihumani, & balli,pallido ; & circondato d'

oſcuriffimanebbia ,& coperto di cerca humidità lanuginoſa , &

che habitaſſe nel mezzo della cerra; l'Eternità che ioſe contiene

tutte le età,citrain piedi, in formadi Donna, veſtita diverde con

una pallaneHa deſtra, & un largo velo diſteſo ſopra il capo,che la

copriua dall'yno all'aliroomero , benche Claudiano in altro mo.

do laforma,come ſi puòvedereanconellatradottione che dilui

ha fatto il Carcari, & da queſta ne formavano vn'altra veſtica di

verde perchenoninuecchia mai'. Dipinlero il Chaos quali come

una malſa ſenza forma e leinbianza,come diceHelodo, con la dia

{ cordia prima figliuola di Demogorgoneà cauallo dietro alle coſe.

confule, & perciò fù dafiloſofi ripurata conſeruartico del mondo.

La fraude che da Apelle appreſſo la calunnia fù dipinta informa

di Donna, da Dante è figurata in forina diMoftto,con la facciad:

huomo dabene e giuſto doue dice ., 17 .,; "...

si ? E quella fozza iinaginedi Froda : 8.08 .)

as S.cn venne & arriuò la teſta,e'l busto : il in :0 ;

- Mà in fula riua non traſſe la cada . 27.

9 ... La faccia ſua era faccia d'huomo giufto ; ; - ) ...

Tanta benigna hauea di fuor lapelle ,

E d'unſerpente l'uno,e l'altro fusto .

Due branche hauea peloſe infinl'aſcelle ,

Lo doſſo, il petto, &ambe due le coſte :

Oulu , Dipinta þauea dinodi,e dirotelle .

Con più color ſommeffc , e ſoprapofte ;

Nonfur mai drappi Tartari,ne Turchi

Nefurtaltele per Aragne impoſte .

Il giouane Apolline rappreſentauano veſtito di Turchino, con vna

palla in mano & un valo pieno di carboni,con molte fauille intor..

no Iparſe. Picone dipingeuang tutto giallo con una malla affoca :

ta in mano, la Pertinacia tutta nera con branche di hellera abbar

bicata . L'ignoranza con un ' dado di piombo in teſta . La querela

coperta
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coperta có un drappo taneto, & con una paſſera ſolitaria, che nel

la conciatura della ſua teſta hauea fatto il nido . L'ldra & la Sfin .

ge figliuole di Tartaro formanano tutte nude,& ſpogliate, có una

ghirlanda di panno in telta;& con la bocca aperia. La Licenzave

kita di panni di varij colori , doue era inuolta vnagaza . Il Penfie

ro vecchio in viſo ,veſtito di nero, con una ſtrauagante conciatura

di nocciole in tefta, ſcuoprédo forto le veſtiméra che tal hora fuen

tolando s’apriuano il petto, & tutta la perſona da inille acutiffime

{pine graffiata & trafica . Il Dio Momo Dio ſecondo loro del bia

limo, &della maledicenza, figurauano in forma d'vn vecchio cur

uo, & loquace,ilfanciullo Tagere figliuolo del Geniu tutto riſplen

dente , e perche fù primo inuentore dell'arte dell'aruſpicio con un

agnello ſoſpeſo al collo , che dimottraua buona parte de gl’incetti

ni, il gigante Anteo ornato di veſti barbare con an dardo nella de .

ftra, con cui parella che della tua fierezza volelle dare in quel gior:

no manifeſti legni . Il Giorno fu formato un riſplendente, & lieto

giouane,tutto di bianchi dirappi adornato, & incoronato . La fati

ca dipingeuano veſtita di pelle d'atino,con la teſta , & con'le gam.

be coperte parimenti della medelima pelle ; il Giuramento in gui

fa di vecchio Sacerdote tutto ipauentaro; l'anno in forma d'vn léc

pente , che ſi mordeua ia coda,'appreſſo gli Egitij & appreſſo Rd .

inani,etlendone autore Numa Pompilio in formad'un'Giano con

due faccie, & con le dita delle maniacconcie in modo che moftra

uano d'etlere tanti quanti ſono i giorni nell'anno ; & le preghiere

femine , & zoppe , con faccia meita & occhi ſtoru .t Penici peril

miondo fecero un ferpente che in fe ftetlo riuolgendoti fi mordeua

la coda . Le quattro itagioni dell'anno, ſono breucmcnte delcritte

daOsidio in que'uerd .SS. si ... !!!!1 ! 1":

Coronata difior la Primaucra , rin

Lanuda Eſtà cinta difpiche il crine , je masajes

L'Autunno tinto i pie d'vue ſpremute ,
"LA

E l'inuerno agghiaccia
ts borrido, e triſto.t ': ! !

Orfeo in aloro modo rappreſen
ta l'Ettà , in forma di Matron

a con

ghirlande di Ipiche in capo ,& un mazzetto di papaueco in mano,

in legno di ferulirà , lopra un carro tirato da duedraghi, è con cia

ſcuna di loro li luol dipingere il Dio ,cheda gl'antich
rglè

ſtato ac

tribuito , cioè alla Primauer
a Venere, all'altare Cerere, all'Aut

un

no Bacco, & al Verno Vulcano,ouero Eolo con venti . E con la Pri.

mauera s'accomp
agna anco Flora moglie di Zefiro coronara di

fori, con una velte intorno tutta dipinta a fiori di colori diuerli .

Ts . La
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Lagioùerita di cuifu DeaHebe,6 fece belliſſima giouiàe, con qaa

velte di diuédli.colori,& con una ghirlanda di fiori in capo , & in

xalmodo foleua dipingerfi:anco Bacco , ſe crediamo a Tibullos,

Per il buonoćuento fi faceva un huomo in habito di pouero , con

una rázza nella deſtra ouero uno ſpecchio, & nella finiftra una ſpi

ca, comeneintagliò già una belliſſima ſtatua Praſitele che fù po .

fta in Campidoglio. Per il padre della ſanità fù fatto un huomo có

barba lunga con una veſte intorno in foggia di camiſcia, & con un

alora velticciuola di ſopra ſoccinta,cheteneua nella ſiniſtra alcuni

fruni inuolti nel lembo della veſte , & nella deſtra due galli , con

un ſerpente appreio maſlime iu Epidauro . Mà i Filiali gli poneua

noin mano vna verga annodata da un ſerpente, & lo dimandaua

uano Eſculapio . Per la ſalute formauano vna donna affila in alio

feggio con una tazza in mano , appreſſo vno alcare ſopra il quale

cra un ſerpe in le rauuolto chealzaua il capo. Per il primo rolleg

giare del Sole in Oriente finſe Homero l'Aurora con chiomabion

de, & dorateſopra un ſeggio dorato con la vette delmedelimo co

lore . Altri gli poſero inmano'vna acceſa facella , ſopra un carro

-cirato dal cauallo Pegaſo, con l'ali ; & altri gli diedero due caualli

lucidi,moſtrandola che al ſuo apparire tutta colorita ſpargelle pet

L'aria hori,& rofe gialle, & vermiglie. Appreſſo gl’Egittij per il mó

do ſo figuraua un buomo co'i piedi inſieme ritorii&annodati, &

con una veſte intorno che tutto lo copriua fatta di colori diuerlin

il quale fofteneua co'l capouna palla dorata . Imedeſimi foleua.

inorapprefentare l'univerſo condue circolil'uno ſopra l'altro , ac

trauerfati con un ſerpente che haueua ilcapo di fparuiero . Quel

liiche miniſtrano la giuſtitia faceuano i Tebani ſenza mani , & la

giuſtitia maſchio , & femina. la fortezza maſchio, & la temperanza

femina, ll matrimonio figurauano col collo nel giogo, & co i piedi

ne i ceppi . Il Dio delle nozzechiamato Himeneo faceuano gioua

ne coronato di fiori,& diverde Perla , con una facella nella deſtra

mano , & nell'altra quel velo rollo o giallo , con che copriuano la

faccia delle ſpoſe , &dae ſocchi gialli à piedi, locome lo deſcriớc

Catullo dicendo .

-8.1 ) 10 Divaghifioriadorna

Diverde perfa i crini

Vago Himeneos e col bel velo in mano :

A noi lieto ritorna , L'ovell. Ein

B ... Fàch'à noi s'auicini

1 siltuofelice nume,perche in varo...97 12 12
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s'egli ci ftà lontano ********** no ?

L'huom cerca di eſſer lieto

! Dinuoua prole , e bella .

Vjen dunque a noicon quella

Beata facc,onde contentó e quetoo !

L'animo humano , bor viene

Co'l pie , cheá noi apporta dolce bene :

E Seneca di lui parlando dice .

Tù che la notte confelice aufpicio

Scacci portando nella deſtra mano'

La lieta, eſantaface , hor vien 'à noi

Tutto languido , & ebro, ma pria cingi

Di be fiori , e diroſe ambele tempie .

Claudiano ancora inun ſuo epitalamio lo deſcriuc in qucſto moder?

i Dagli occhi un joauiflimmo fplendore. :

HiEjce,ch'd rimirarlo altrui contentan! , doro

vis Eicaldi rai del ſole , e quel rofforè , : 15

Ch'ognianimo pudico tocca,c.tenta i.si

Spargon di bel purpureo colore

Le bianche gotealle qua's'appreſenta

.b La lanugine primaaccompagnata .

w Dabella chiomacreſpa, da indonata .

Pomona Dea de i frutti & fiori veſtiuano di veſte dipinta'à frutti,

& hori , con una corona in capo teſſuta parimenti di fiori ,&

fque , & maſſime dipomi. Vertunno il quale fufinto amante ſuo ,

percioche pigliaua diverſe forme ſecondo le varie ſtagioni della

anno ,& era tenuto che porgeſſe l'occaſione à glihuominiidifar

qualunquecolaſecondo il tempo, da Properto è deſcritto co ona

corona in capo d'vue,& di ſpiche,& nel relto in varie forme,ſecon

do le occaſioni che ci porge; onde lo induce à dire . Io ſarò huo

mo ſe la toga mi larà data ,&giouane ſe ſarò in veſte feminile , &

metitore ſe hauerò la falce , e la fronte ornata di fieno ; onde ve

diamo che può riceuere tutte le forme, li come egli cantainmol

ti ver li . La richezza fù figurata nella maniera che Ariſtofane di

pinge Pluco,cieca, zoppa,& che'à pena fi moue,& da altri fù dipin

ta con acuta viſta, pronta& gagliarda in andare . La pace in Ate

ne fu fatta in forma di bella donna,che teneua in mano un fanciul

lo
zoppo , & un ramo di vliuo ; & altricome Tibullo , gli diedero

ana ipica in mano;& il ſeno colmodi frutti , dou'egli dice.'sme

Tri2 Vien
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vien alma Pace con la pica in mana santos

E di bei frutti colma il bianca ſeño

Alcuni anco la coronauano tal'hora di lauro có ghirlando di cole,

fi come à quella che prima aggiunſe ibuoi forro'l giogo , d'onde

ne nacquero il grano, & cucco quello chedalla terra di raccoglie .

La concordia oltre le altre forme che le furono date fù figurata da

na belliſſima,che con la deſtra mano teneua vna tazza , & nell'al

wa tencua il cornodellacopia , come ſi legge in Seneca •

Et à colei che può del fero Martë 1 : 13: 2.1 Lidé

Stringer lefanguinoſeman posgendo

Tregua, e ripoſo alle noiofe guerre ,

E fcco porta il corno della copia . "

Facciſi ſacrificio tuttomife.is

Fù ancora fatta con un fcettro inmano,dalquale parevano nafce

kc alcuni fructi, & alle voltecon lemani inſieme aggiunte, in habi.

to di vaga & bella inationa . La ſperanza feceli giouane,bella,con

alcune Ipiche nella deſtra, & mirante con gli occhi alzati una luce

che diſcende dal cielo . La Fede copertad'un velobianco con due

mani inſieme giunte, & un cane appreffo , ouero condue figurette

che G dauano la mano l'una l'altra. La Paleſtra ò vogliam dır il

giuoco della lotta era formata in modo chenonti poreua giudica

re s'ella era fanciulla , ò fanciullo, tanto faceuali vaga con bionde

chioide alquanto lunghe,co'l perco rileuato , & le bracciacolore

te con unramo di uliuo in feno. & coſi la etipinſe Filoſtrato, chia

mandola figliaola di Mercurio. La notre fùforinata comicconnal

di'colorfolcho ,con due grande ali alle ſpallenere, & fpregatein

attoidiivolare,con una veſteintornodipintaà felle,ſopra un carro

da quattro ruote , ciraca da destrieri aeri , fi come leggiamo in Ti

bullo in que'verfi . I.SI

67,13:16 Dateni pur piacer , rhomai la notte

B ...fuoi deftrieriba giunto infieme, e viene

60 s' Corrcndo à noi dalle Cimerie grotte..."...!!!!

'n Ble ſtelle di paga luce pieno 21111 11 :59 :1034901

Seguono il carrodella madre , quali ... , 200315 sal.is

go ' ,'b : In cielo'n bel drappel raccolte tiene .

Et ilſonno spiegando le nereali

dit và lor dietro ,e vi van gl'incerti Fogni

WIulii Con pie non fermo , e paffi difuguali .

Er in altro modo fù dormendo (colpita in marmo igauda mago

gior del naturale inleme con l'Aurora da Michel Agnolo inſieme

COO
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conaltre figure nella Sacriſtia Ducaledi Fiorenza. LaSapienza co

si di guerra comedi pace fi faceuadi faccia quafi virile, & aſſai ſe

aera nell'afpetto,con occhi di color celeſte , armata ſecondo Ho

merocon un aſta lunga in mano,có uno ſcudo dicriſtallo al brac

cio, & un clmo in tefta ,coronato alle uolce di vlivo, ſecondo Apu

deo co'l cimiero d'vna ſerpe, & lechiome alquantolunghe,col Ipa

nento appreſſo , & il tiinore. Et queſta già fù fatta ſotto nome di

Mineruain Atene da Fidia d'oro , & d'auorio di altezza di ventiſei

cubici , la forma della qual chiaramente li cſprimonella naturale

hiſtoria daPlinioSecondo . Della Dea della guerra detta Bellona

sok ne parla Silio Italico .

Scuote l'acceſa face, e'l biondo crine .

Sparfo di moltoſangue è'odſcorrendo

Lagran Bellona per l'armatesquadre .

Alcri la fecero fimile e nell'habito,e nell'armi à Minerua , ma pind

fiera con lo ſcudo di ferro , & l'armi pia terſe , & minaccioſe ,ag.

giungendoli Marte per auriga. Per il terrore che ſpauenta, & sfor

za gl’huomini à cid chelo vuolc, fi dipingeua un huomo cerribile

co'l capo di leone, & corale fù quello cheeraintagliato nello ſcu

do d’Agamennonc. Mà i Corinthij ne dedicarono vno alli figliuo

li di Medea con habito & con faccia di femina,in atto ſpauenteue

de & horribile . La verità fù fatta donna bella & grande, honeſta

mente ornata , tutta lucida è riſplendente, con gl'occhi chiari co

me due ftelle . L'opinione fù falta donna non bella ne bructa , mi

curta audace& preſta, d cutto ciò che legli, rappreſenta. La virche

era una antica & moderna. L'antica s'adoraua dauanti al tempio

dell'honore, & haucua l'ale, & ſedeua coine matrona ſopra un ſal

lo quadro appoggiati ad una colonna co'l manco braccio, co'l de

Atro un ſerpe. Lamoderna li dipingcua donna magra, incita,addo

lorata, veſtita con certi pochi ftracci intorno, & battuta dalla forcu

na . La voluntà fù facca giovane bella, tutta laſciua,il vaga,per gli

artificioſi ornamenti che d'incorno haucua. L'honore li rapprelen

taua fanciullo ,veſtito di panno purpurco con ghirlanda dilauro

in capo , cui dauamano il Dio Cupido per menarlo alla vitiù , le

condo l'Alciati. La Dea de i piaceri appellata voluptà di rappre

fentaua in forma di donna pallida in faccia , che inſembiante di

Regina ſedeua in un alto ſeggio , & tencua ſotto i piedi le virtù .

La Dea del filentio detta Angeronali faceua come dice Solino co

la bocca legata, & ſuggellara , il filentio chiamato Harpocrate da

Greci , & Sigalcone da gl’Egitij , era figurato in formadi giouane

che -Το 3
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che tencua il dito alla bocca , & anco li faceua ſenza faccia con un

cappelletto in capo ,& intorno una pelle di Lupo ,copertod'occhi

« d'orrechie. Il furor era dipinto terribile nel viſo in atto di freme

re, & li poneua à ſedere ſopra corrazze, elmi,ſcudi,ſpade, & altre :

arme,con le mani legate alle ſpalle con catene.Et in tale forma lo ;

poſe Virgilio nel tempio di Gjano .Ariſtide deſcriue la Diſcordia .

co'l capo alto ,có le labra luide & ſmorte,có gl'occhi bicchi guaſti :

& colmi di lacrime,che di continuo rigạno le gore,palide che mai

non tiene à ſe le mani ,ma ſempre è pronta amouerle,con le gam .

be & co' piedi ſotuli &torti,&con.vn colcella cacciato nel petion,

Virgilio di lei parlando dice :

Annoda, e ſtringealta diſcordia pazza:

Il crin vipereoſanguinoſá benda" .

I Pauſania dice che ella era vnadóna di faccia. bruttiſfiina, & tale fi

rappreſentata da Califonte Samio nel tempio di Diana Efelia , La

Calunnia chic dipinle Apellè ſecondo che li racconta Luciano era :

yno che ſtaua ſedendo à guiſa di giudice cãl'orecchielonghclimi,

lià quelledell'alino,cuidue dóne,vna per laro,moſtrauano di diri

nó sò che pian piano.Era vna di queſte,l'ignoranza,l'altra la ſoſpi

tione,e porgeva laman alla calunnia, che veniuaà lui in forma dia

donna bella,& ornata,ma che nell'aſpetto moſtraua di ellere cutta :

piena d'ira , e di ſdegno ; & haueua nella ſiniſtra.mano vna facella :

acceſa, e con la deſtra litraua dietro per glicapelli vngouane nu :

do,qualmiſerabilmente liddleua. alzando le giunte mani al cielo .

Andaua inanzià coſtei il liuorc , cioè l'Inuidia che era vn'huomo .

vecchio magro, c.pallido, come che Ga Itaro longamente infermo;

edictro leveniuano due donne,le quali pareuanolulingarla, facés .

do feſta della bellezza fua, & adornandola iuuauia il più che pore:

mano, & dimádáuali l'vna fraude, & il nome dell'altra era Inlidie..

Dietro aqueſte ſeguitava poi vn'altra donna chiamata penitenza,.

con certi pochi panni intorno tutti rotti e ſquarciati, che largame:

te piangendo Gaffigęuaoltra moda , e pareua volerſene morire :

della vergogna; perche vedeuan venire la verita . Ei qualunque :

vole.vedernevna fimile formata vegga la ſtápa del moderno Fede

rico Zuccaro con grandiſſimaargutia & diligenza eſpreſſa . La vit :

toria di faceuainfornra di bella vergine con l'ali,che có l'una ma..

no porgeua vna coronadi lauro , & nell'altra tencuavn ramodi i

Ralma. Perla ebrietà. faceuali vn vecchio caluo& tutto raſo, gral.

fo & nudo,cinto dighirlade.di vua & di vitt, con duc cornette.che :

dalle.tempie gli ſpuntauano . Altri lo fecero ancora giouane tutto ,

giocondo)
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giocondo & nudo come Bacco. Il Dio de i cóuiti ſi dipingera gio

uane cutro bello in piedi cheparcua dormire, con la guanciache

gli cadcua ſu'lpetto , & la ſiniſtra mano che gli cadcua ſopra vn'a .

Ata , alla quale ſtaua apoggiato, & vna facella ardente nella deſtra,

che ricadendo pareua che volellearderglivnagamba, & vnaghir

landa di fiori in capo con molti altri fioriſparli ſotto ipiedi . Prize

po Dio degl'hortifù fatto per Dio della generatione in formadi

huomo, con barba& chiomarabuffara, tutto ignudo , con vna fal

ce torta nella deſtra co'l membro dritco à guiſa difanciullo apprel

fo con la mano deſtra. I cuſtodi de i luoghi come i Dei Penati fe

formauano in guiſa di giouani , con'habito & ornamento mili

allia conun pilo in mano . 'La buona fortuna che da i beni

& te felicità , era rappreſentata in habito di matrona co'l corno

della Douitia in mano , & ſecondo Pauſania, il quale afferma che

tra le figure antiche non ſi troua la più principale di quella ſtarom

uache fece Bupalo architetto & (coloreà gli Smirnei, in forma

di donna che lu'l capo haueua vn polo e con l'vna dellemanitene

ua il comodella copia, có chc fi veniuaà moſtrare qual foflc l'uf

ificio dellafortuna , che èdare , e corre le ricchezzerappreſentate

per lo corno di douitia, le quali coſi li aggirano del cõinuo, come

li aggira il cielo intornoà i due poli ,Et Latrancio fcriue ch'ella te

neua il corno della copia , & ligli poncua a canto'vn timonedina

ue.Neimarmiantichi li vede che ita a federe come donnahono

ftamente veſtita in habito di matrona meſta in viſta e ſconfolata ,

alla quale e dauanti vnagiouanebella,e vaga nello aſpetto, che le

dàla deſtra mano ,e di dietro è vnafanciulla che stàcon vnama

no appogiata alla ſede della matrona , la quale moſtra la paſſata

fortuna ,e perciò ftà metta. La giouanc che le dà la mano è la for

tuna preſente, e la fanciulla che èdi dietro è quella che viene. Gli

antichi ancora la 'fecero pelata doppolanucha con longhilimi ca

pelli & velociſſima alcorrere,comela ſcolpi Caliſtrato, altri la fe

ceroſenza piedi ,& altri divetro ,& altri con due corna di copia

riuoltati tra loro intorno al caduceo di Mercurio con due ali di

ſopra co'l cappello in cimaper farci noto , come la buona forcuna

non viene maia noi,ſe nõ co'l mezo della fapienza & doctrina . La

mala fortunache dà le diſauenture & i tragagli, li fà giouane ſpé

fierata con le chiome ſparſe al vento , ſopra vna palla rotonda in

atto di non ſapere doue girlicon vn timone in mano . Ma alırı gli

poneuano vna vela, fopra vna raota fra le onde del mare , & aliri

d'inuolgeuano in vn panno ſottile , nel quale haueua raccoltorut

ti gli
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is gl'ornamenti delmondo , & altci la finfero cieca pazza incon

stante volubile & con le ali ; fi come fù dipinta da Apelle , al quale;

ellendo da vn certo detto perche non l'hauca farto ledere riſpoſe

perche ellanon fapea ſedere. Nemeli Dea che moſtraua acialco

no ciò che hauelle à fare, fù fatta con l'ali,con vn timone à cantoy

& vna ruota ſotto i piedi, che teneua vn freno nell'vna mano , &

nell'altra vn legno, con che ſi miſura chiamato volgarmente brac

cio . La giuſtitia era bella vergine , terribile nell'aſpetto, neſuper

ba ne humile con occhi d'acuta viſta , cutra ignuda alila ſopra vr

fallo quadro, che con l'yna mano teneua vna bilancia , & con l'al

tra vna ſpada ignuda , ſe ben alıci le poſero ancora quel falcio di

verghe legate con la ſecure che portavano i littori auantià i Con

foli Romani. Fidia ſcolpi l'occafione ignuda co'i piedi Sopra vna

ruota , & con icapelli lunghi tutti raccolti ſopra la fronte, liche l'a

suca reitaua ſcoperta, & le ali à i piedi come Mercurio , can vna

donna veſtita di panni logori, che dirottamente piangcua chiama

ta la Penitenza . I Greci chiamarono l'occaſione per tempo oppos

tuno, & cofi chiamoſi Cero, il quale liformaua giovane nella ſua

più fiorita crà, bello & vago co'rcapellial vento fparfi ; & lema

ni & le braccia in atto di dar dipiglio. Fauor li formaua giovane

con le ali ma cieco, & con i piedi lopra va a ruota .La felicità rap .

prafentarono i Romani in guifa di donna ſopra vn belſeggio cob

caduceo nelladeſtra, & vn gran corno didouicia nella ſiniſtra.P.cz

la obliuione dell'amor porcatoci fecero il Dio d'amore', chc fpar

geua acqua del fiume Lete ſopra le brage andenti; & per l'amor de

uerlo fecero patrini ignudi co l'ali , deiquali alcunihavevano in

mano ſacrte , altri lacci, & altci facelle . Le Hore che ſtanno à la

porta del cielocon lano, & leuano le briglie à deſtrieri del ſale itá

do jui ad honorar Giouc & le Parche,per laſciar di dire in chemio

do le habbino delcrute i pocti , dice Filoſtato che elle ſceſe in tek

ra vanno riuolgendo l'anno , il qual è in forma di cerca cola rotó

da , con le mani ; dalquale rivolgimento viene che la terra produk

se poi dianno in anno tutto quello che naſce, e ſono biondeveſti

te da veli Cortiliffimi, & caminano ſopra le aride fpiche tanto leg.

giermente che non nerompono , c torcono pur vna. Sonodi afper

to loaue , e giocondo ; cantano dolciffimamente , e nel riuolgere

quello orbe, palla , o ciecolo che ſia , pare che porgano mirabi

le diletto à riſguardanti ; e vanno come l'altando quali ſempre, le

wando fpeito in alto le belle braccia . Hanno i biondi crini ( parfai

alle ſpaldo ,le guancie colocite ; come chi dal corſo già li tenterin

(caldaron
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fcaldata , cgl'occhi lucenti , Sc al mouerſi prelti. E perche que

fte ſon tenute una iſteſſa coſa con le gratie , dico ch'elle da alcu.

ni li faceuano quattro per le quattro itagionidell'anno perche tan

to erano le hote , coronandole con ghirlande , Puna di fiori,labi

tra di ſpiche , la terza di vue , e pampani, l'vltima di vliua ,

è finfero che Apollo le haueſſe nella man deſtra , perche dal

iole uienc la auuerſità delle ſtagioni. Altri antichi hanno volu .

to che le gratie foſſero due, & altri trè nelqual parere concorrono

quali cutti & mallimeHefindoil quale fa che le tre gratie fiano có *

pagne diVenere ſi comelue figliuole & di Bacco , &le nomina Eva

Frolina, Aglaia & Talia, fignificando per la prima allegrezza & gio

condicà , per la ſeconda maelta & venuſta, & per la terza piaceuo.

lezza. Queſte furono da prima rappreſentare veſtite,& doppo nu

de Verginellelicte & ridenti, con le mani inſiemeaggióte; per mo

ſtrare chedoue naſce il ſeruitio ,colà conuienc chetorni .'Impero.

che li finge che vna di lorofacciail ſeruitio , l'altra lo riccuc, & la

terza ne rende il cambio . Et tali furono già vedute grandi più del

naturale nel portico d'Athene ſcolpite dimano delivno de i due

Socrati,o del ſcultore & pittore, o del fcultore.Baſta che queſtenó

cedeano per bellezza ad alcun'altra che in quelluoco folle poſta ;

& ancora li vedono in Roma di marmo antico . Siveggonoanco

dipintc in Roma di mano di Rafaello inſieme con altri Dei,della

quale pittura ne vengono fuori in ftápa i diſegni con le ſette vircul

tagliate da Marc'Antonio; che tutti ſono eccellentemente farte, &

del Roſſone végono fuori da circa à 20. Dei diligentemére forma

te. Di molt'altreforme potrei recare quiui le defcriccionijcomedi

Seia Idea coli chiamata dalſenrinare, di Segeſta ,di Pádora , & del

fuo valo della Dea Carma di Libitina dea de i motti,dekcrepuſco

lo ſcolpito da MichelAngelo in. Fiorenzaco'l giorno & la natura,

& di molte altre coſe che ſi poſſono in grá parce ſtudiare per gl'au

tori ciratinella Genealogiade i Dei de gl'antichi, & nella (polio

ne dell'imagine loro chev'ha fattoVincézo Cartari; le quali so per

breuià la cierò, per eſſertroppolúga facendaparédocógl’ellem

piallegatiil pittore ſtudioſo facilmente da fe ftello ritrouarie pur

vedendo & imaginando le figure antichegià colpite cob in Roe

ma deicritta dalMato,come ne gl'aleri loochi. E perciò lalcie :

go anco di riferire la forma de i dodici mefi, quattro dei quali fan

no per le ſtagiont, & cloro stromenti & habiti , i quali ti veggono

fuccauia in Hampa dilegnati da Fiamenghi, & Italiani.Er havédeam

glia colocare ci hà da teruire la compolitione dei colori i quali la

tona

1
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fononarrati nel Capitolo delle pietre pretioſe, & nell'ultimo det

la Theoricadei colori .

N

Dellaforma d'alcamimofiriinfernali,& di:Minos,Esco ,& Radha

Wanto . Cap. XXX ,

Elle foci del Lago duerno, onde ſecodo Danze il quale in ciò

ha conſeguito le fauoloſe inuentioni dcipocti antichi,fcen

dendo albaſſo s'entra in yna ſelua paludoſa, ripienad'acque

putride & nerc intricata da molti atbori carchidi ſpine,doucnon

è alıra luce che quella che riflette dall'acque in guila diſpecchio ,

& da gl'occhi di moltianimalacciche iui ſtanno nelfango appiat

tati . Dei quali alcuni ſi chiamano ſtrigi che ſecondo Ouidio nac

quero dalleArpie , & crano certi vccellacci grandi ſpauenteuoli,

.chc ſi paſcono del ſangue humano , i quali coſi egli deſcriuc .

Hangrande il capo , egťoccbifono fuore.

Del commun oſo grolli do eminenti

Pieni di brutto , e di crudel borrore,

Gli artigli incurui, e alla preda intenti,

Adunco elrostro , e di color canute

Le penne,c par ch'ogn’un di lor pauenti.

Alcuni altri vi Gfingono che mangiano la carne viua , iquali li di

cono eſſere natiin Acheroncc, & conceputi dalle furic infernali,

e confaccia di donna,de iquali parlando Statio dice :

Mostrocrudel , che nel baffo Acheronte

Fù conceputo,trà lefuriee nato ..

Et bà di donna petto ,collo , efronte ,

Da ftrideuole ſerpe feparato

Qual par che dalla cima s'alzi, cmonte

Delcapo , alla faccia ſia piegato ,

và queftapeſtela notte ,e fi pafce

De'.fancivli che troua in culla , e in faſce ,

Sonouialtri chiamati Lamic ſecondo Dione, le qualihanno il vi. :

lo & il petto di donnabelliffimo ,& ilreſtodel corpo copertodi

duriſſime fcaglie; per ciò chevà cangiandoſi in ſerpente &finiſce

in vn capo ſpauenteuole dicotal animale. Le Sfingi ſono deſcrit

tedaPlinio, chehanno ilpetto folto di peli, con due poppe& la

faccia moſtruoſa ;&alcune altrehannola faccia& il petto di do

na con l'ale , & il reſto di Leone ſeçódo Auſonio L'imagine di que

Ate vſacongl'Egittij diporreſottoil braccio del Nilo; & Giulio Ce

fare

I.
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fare un tempo l'vsd per ſigillo : & di queſte ſe ne ritrovano molte

d'antiche ſcolpite in Roma. La Chimera che da Virgilio è collo

cata nella prima entrata dell'inferno ha il capo dileone ; il ventre:

di capra, & lacoda di drago ; & getta fiamma dalla bocca : D'ur :

altra anco fi fauoleggia, la quale è compoſta dimébrad'huomo,

di leone,dicauallo ,& dicapra . Olcre di ciò ui li pongono barba.

grani,con la pelle ſotto la pancia bianca ,& con aſpetto humano;

che ſono di peflimo augurio . E qạiui babulano con gufi & con

pipiſtrelli facratià Proferpina i quali ſtridono ; & con cucchi che:

cuccoueggiano, & laſciuoliche fiſchiano, con alocchi, ciuette , &

Gomili vccelli notturni,&melancolici . Da queſto luoco s'arriua ſo

pra una coſta doue &la principal porta de l'Inferno ;ſopra la qua .

le Dante finge ellere ſcritto di colornero..

Laſciate ogni ſperanza ò voi ch'intrate :

Quiui ſtanno tra gl'altri il pianto carro languido che fi dibatte,&

ſquarciali: i panni;i penſieri cherodono co identii cuori per li

ſuoi errori; le Infermita pallide, aride, & di ſpauenteuole afpetto ,

la vecchiezza meſta & afflitta co'l capo inchinato à terra ; il Timo

reſpauentato con la punta del coltello volta in uerſo à fe ; e la Fa ..

me.come la deſcriue l'Anguillara nella tradóttione dellaMcca-

morfoli d'Ovidior .

Ogni occhio infermo füo ſi fa ſepolto

In una occulta , e cauernoſa fora

Raro hà l'inculto crin ruuido, e ſciolto ;

E di fängne ogni vena ignuda , c fcoffa ::

Pallido, creſpo, magro , e oſcuro bà il volia,',

E della pelle ſolveffireloſa ::

Edel of a congiunte in varijmodi :

Traſpaion varieforme;evarij nodi

0.2

3

Die le ginocchia il nodo in füor ſi Atende

E per le ſecche coſcie pargonfiato

La poppa , ch'à la coſta appeſa pende,,

Sembra una palla d vento ſenza fiaro:

ventre nel ventre fúo non ſi comprende ,

Màil loco, u par cheſia già il ventre ſtato ,

Raſſembra in somma l'affamata rabbia

D'ora una notomia , che l'animahabbia : .

Nella qual formaſecondo Ouidio fu vedura da Cererer. Non lund

gjdalci è la mala Fama:moftro hornbiliflimo, che tanti occhi,,

orccchie ,
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orecchie & lingue háquáte penne hà nell'ali, le quali Virgiliofim

ge eſſere nere ; è la pouertà di color giallo , con panni logori, for:

piata ,& affiſa in terra , con gl'occhi dolenti cheguardano pertra

uerto ; la perpetua morte che d'ogni hora li ringioueniſce; la fati

ea carca di peli,tutta languinoſa ; il fondo inſieme con Morfeo, &

gl'altri fonni falli intorno ad vn elmo ructo coperto di ſtranimo

Atri . Egli hà le ale nere & i piedi ſtorti, con vn dente di Elefance in

mano , & vna veſte nera intorno . Alori lono di diuerſe forme, le

.condo che apportano ſogni, hora di precipitio , hora di naufra .

gio , & hora d'altre morti violente . Frà queſta trouali anco l'ani

mo cattivo, con le cure noioſe, che guiſa di ladro ſe lo tengono

in mezzo ben ſerrato . Trouaſi la Diſcordia la quale li può rapre

fontare nel modo che la deſcriuc l'Arioſto ,

La conobbe al vestir di color cento

Fatto a liste inequali to infinite,

Ch'or la cuoprono,hor nò,che i pak ,e'l vento

Le gieno aprendo , ch'eranoſdruſcite,

I crini hauea qual d'oro ,e qual d'argento

E neri ,c brgi hauer pareano lite ,

Altri in treccia ,altriin naſtro cran raccolti

Molti alle ſpalle, alcuni al petto ſciolii.

L'oftinatione , la miſeria , la querela, il morbo, la pallidezza, il gi

gante Briarco figliuolo della Terra con cento braccia, l'Idra verde

che ſempre ſtride, & d'ogni parte auuenta fiamme,& infiniti altri .

moſtri. Più oltre ſono quelli che viſſero ſenzafama, i quali ſtanno

battendolemani, & più quanti ſi ſcorge vna inſegna che luentola

& gira più veloce che'l vento, ſeguita da gente ignuda che ſempre

fùnemica à Dio, tutta languinola per gl'acuti morſi delle moſche

& vefpe , Non molto doppo ſi ſcuopre la riua del fiume Acheron

le , che non è altro che priuationc d'allegrezza , ripiena ſempre

d'yna ſchiera infinita d'anime dolenti, douc Ità Caronte côn vna

barchetta picciola , Idruſcita con due ale grandiſſime vna per cia

{ cun lato , ilqual Dante deſcriue in queſto modo .

Et ecco verſo noi venir per naue

V n vecchio biancho per antico pelo ,

Gridando guaià voi anime prane .

Caron Demonio con glocchi di bragia

Lor accernando tutte le raccoglie ,

:: Barte co'l remoqualunque s'adagia .

Ma

Et poco di ſotto.
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Miprima di lui lo deſcriue Seneca in forma d'un vecchio horri.

do, d'aſpetto oſcuro , con le guancie cauate & fqualide , la barba

tabuffata,gl'occhi limli àdue hamme,con un panno intorno racó 1

colto da un nodo ſenz'ante ,chein parte gli copre icmembra , & e 1

un palo lungo, co'l qual regge lanauicella, con cheeragitia l'ani.

menella valle d'abido cutta ingombrata d'ofcuriffiminuuoli; nel

cuiprofondo in vn grandiſſimo loco ,ſono ripoſti quelli chemai

nonadorarono Iddio ,inſieme con quelli che noi conobbero .

La pena diqueſti è piangere continuamente,mordera , & baterfi .

Quindi ſorge un grandillimo caftello circondato fette volte d'alte

muraintornoàcui corre un humicello , co'l fondo di minuta lab .

bia, il quale ſi varca fopra un ponte che conduceimun prato oltra

le mura.coperto diverdura chiamato ilcampo della verità , per i!

quale vanno errado gére d'autorita, & ſi parte in duc vic vna delle

quali conduce à Pluronc,& l'altra all'Iſole dei beati. Andando à

Plutone ſi giunge in un luogo doue nell'entrata ſa Minds dietro

ad Eaco & Radaman o,giudici nel campo della verità ; l'uno dei

mortid'Europa, & l'altro diAſia ; de iquali ſtabiliſce poi Minos

doue habbiano á gire, conoſcendo in ciafcuno , toſto ch'egli vede

le ſue attioni , te quali ſono in loro ſignale . Eaco & Radam anto

tengono giudicando unaverga in mano, ma Miņos ſepararo da

lor licde lolo , & tiene un ( cettro dorato in mano; fe ben Dante altri

menu bo dipinge,& vuole che habbia forma di beftia , doue dice .

Stauui Minos borribilmente e ringhia ,

Eſamina le colpe nel'entradays , .

!:45, Gindicazemanda ſecondo ch’quinghia , 6.2 :

Dico che quando l'anima inalnata * 3477 dos ity

. Gli vica dinanzi tutta ſi confeffa

E quel conoſcitor delle peccata

pede qualduocod'inferno, èda efa ;

4. Cignefa con la coda tante volte ,

olnud Quantunque gradimolche giu fia meſa. : 9100

In quefta formafudipintodal Buonarotio nelfwo giudicioisVa

ticano.o ., Thé : * 51

s Dellaformadi Plutone,di Proferpina, delle Parche.

20171 , ..51: Cap. s .XXX I. ?

Oppo il luogo deſtinato comecribunale de i Giudicidelle anja

me , leguono fette luoghidoucfono punia i fegre peccati

mostali.

!

ci 1,0 OL : 11

D
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mortali. Il primo e della luſſuria , doue le animehora ſono per

coiſe da freddillimi ghiacci,che da alto cadono ; & höra fra le - telli

intieme con flagelli li percuotono. Quia vola d'intorno la Luffu

ria con ale grandiflimediaquila, con la teſta di becco ,& il corpo

di porco, le gambe di Camelo , le branche digrifoni , & la coda di

toro . Euni anco Sififo che volgeil fuo fallo ſopra ilmonte, & illion

ne girato intorno dalla ruota.Nelſecondo luogo della gola fono.

grandini große pioggie fredde & calde d'acquanera ;& neue che

per lavalle i riuetfa topraàgoloti . Fra loro finterogl'antichi che

Italle Cerberomoſtro crudele & fiero che horribilmente facta los

pra i dánati vſcodolidalla bocca fiámeardenti dicui dice Scacca .

il terribile:cane , ch'alla guardia " : " 512 ). "avecit .;; la gous

3 : 7 Stàdel.perduto regno , è contre bocche : 035 !I'U .

3.Lo fa d'horribil voce rifonarc , 175575 hind 0.9 rok

BO'... Porgendo graue vemaalle ariſtombreuka5litrov ola ,

dolci Il capá , è il collo ha cinto di ferpenti, si ..? !

Et è la coda un féro drago il qu.ile " ' ? O ' " ' .Dia

Fiſchia ;'s'aggira , e tutto ſi dibattejason

E Dance . isoli

076! .. Cerbero fera crudel e diuerfa'," ', 122.1938

Contre golécaninamente kura. ::

» Soura la gente,che quiui eſommerfa.ltkod

Glocchihii vermigli; la barba onta & atra', dolab.co.

Il ventre largo , & unghiate lemani; *...??

Graffa gliſpirti,gl'ingoia diſquatra. -31... ;

Etdi talı forme ſe ne veggono eccellentemente rappreſentate nel

le forze di Hercole , che vengono fuori in Itampa dimano delmi

rabile Roſſo Fiorentino , & di Aldo Graue Tedeſco . Quindi a

palſa ſopra vn ponte doue liede Plutone Re fecondo i gencili

della terra, dell'inferno , & dei morti con molci diaaoli intorno ,

& à canto Proſerpina , le tre Parche &la notte che lo feruono .

Siede egli come dice Sênecacome Rè parcon aſpaccoche ben lo..

moſtra Ftarelto di Gioue & di Netrano fopra vn alco : ſeggio 1pca !

to intagliato à moſtri ſpauenteuoli, tutto orrido in viſta co'l capo ;

cinto di arra nebbia & ſecondoClaudiano con un ſcettro ruginoſo

in mano. MaMartianovuole ch'egli fia dicolor forcovufhabbia

in capo vna corona di nero ebano rinta dellofcurezza della notte,

& tenga in mano vn picciolo ſcettro nero, o ſecondo Pindaro vna

verga. Et percheegli non laſcia ritornarma aldono,chemavolta

ponga il piede nelſuo regno, l'iftetlo pbeta glida in mano la chia .

úc .



S Eit l'mo. 671

ue . Alcuni altri l'hanno alle volte coronato di ghidláde tellute ho

ra di cipreſſo albero funerale, & 'hora di adianto & dinarciſo gra

to à morti . Mà tutti lo rappreſentano horribile & fiero in viſta có

certa grauità,màdiſpiaceuole, & odiofa ; & gli danno un carro ti

rato da quattro ferociſſimi caualli neri, che ſpirano fuoco,chiama

ti orneo ,alaſtro, ethone , & morfeo ; & ſecondo ilBoccacio da trè

ſolaméte , i quali egli chiama amathed ,aftro,& novio : doue vuole

che anco il carro habbia fenó trè ruote. Poſerpina ſuamoglie li fin

ge có un elmo,in capo, & co'l cerbero à piedi fecondoFalgériom .

di certo eſſendo animale voraciſſimo con più ragione e collocato

da altri fra goloſi , come lo colloca Dante nel fuo inferno . Quan .

to alle trè Parche che ſempre ſi fingono inſieme reggendo le fila

della uita noftra , laprima che è piùgiouane tiene la conocchia,&

tira il filo ; la ſeconda di maggiore ecà l'auuolge intorno alfuſo ; &

la terza già vecchia lo taglia. Tutte trè ſecondo Gatullo hanno ve

ſte bianca intorno fregiata di porpora come vogliono alcuni ,
cont

la quale ſi cuoprono lemembra tremanti ,& hanno il capo cinto

d'vna benda bianca , e fecondo Platone coronate d'vna ghirlanda

di narciſo . Homero te deſcriue con le ali, & co'l capo ſparſo di

biáchiſſima farina.,Alcuni le fanno figliuole dell'Ebro e della noto

te, e chiamano la prima Cloro ,la ſecondaLachef , & la terza Atro

po , Et altri hanno voluto che fotlero figliuole di Demogorgone,

& le hanno chiamare,Nona, Decima, & Motta Etqueſte furono

dipinte, &mandate fuori in ftampa nel principio della grande hi

ſtoria di Cupido, & Pache, dalla felice mano di Rafaello . Nel ter

zo luogo dell'auaritia fono rilegati itiranni. & gl’vſurari ſoffrendo

diuerle pene, & cruciatiaItirani ſono faecrati dal fuoco, & da infia

niti centauri ſtando nel mezzo d'un lago di fangue bollente, ſerrae

si intorno da freddiflimo ghiaccio ;-& gl’auariiono condannati a

muovere ſempre peligrandiffimi,i quali ſempre ricadono da alto

à ballo ; &alcanigiacciono lupini,&doppo Gconuertono in ar

bori . Fra i quali lono dei più conoſciuti Aglaura che ſiconuerre

in ſallo ,Enfile moglie diAnfiarao che li precipita', M. Craſſo fue

pino , & Tantalo padredi Pelope immerlo inuna acqua hmpidiffi

ma inſino al labro inferione ycon varij pomiche gli pendono di

fopra infino all'altcoidabiro , & quando 's'inchina per bere l'acque

fabbatlano, & quando sierge per mangrar de ipomitatii salza

no ; ſopra quali yolano & fanno niditeArpie figliuole di Tauman

te habitatrici ſecondo Virgilio dell'Itole Strofadi,La cui forma in

queſto modo detcriue l'Artáito :

Erano

i
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Erano ſette in una ſchieraetutte

Volto di donna hauean.pallide , e fmorte 1 : 1 , ni

Per lunga fameattenuate , tafciute , ...

Horribili a veder più che la morte rivil, !!.. "

L’alaccie grand'hauean deformi e brutte 1 .

Le man rapacie lunghe incurue e torte ,

Grande e feridoil ventre , e lunga coda

Come di ſerpe, che s'aggira, c snoda : orici. J ,11.911 .

E Danue imitandoVirgilio; eph ne parla nelſuo inferno illo nu dus ?

0 : Quinile brutte Harpie lor nidifanno,liisils aboclie 1951

Che cacciaridalle Strofadei Troiani , 10 , 11:?

Con triſto annuncio de futuridanni, " 13renbus n .

Alihanno late, colli, e viſ humani,na !... 5:11 ;!

, Piè con artiglie pennuto il gran ventre ; :- . ' ... ;0.11. ' !

Fanno laoventi in fu gl'alberi strani. ) ols : ' ;
: :

Doppo ſcendonlo li troua unaporta conuna gran piazza inanzi,

doue fono nlegati gl’áccidiafi& gl’heretici, l'anime de i quali há.

po alcun coperchi ſopra , che gettano famme, per le quali tutte

auampano . Quundi u'è un ſentiero che rermina nell'estremità d'a

una altiſſima ripa sucia dirupata . & fcofceſa dalla qual rotolano

giù al bailo pietre che da lei útprccano; & iui fi lenteun grandifi

mo lezzo che ammorbamolui altri hereticisi quraliuui fra que'ſalli

ardono . In fondodella ripa ui li vedono fparfi à terra molti ra

mi dell'accidia dal vento agitati fotro ſopra, con alcuni Minoraua

si intorno, dei quali e capo ilfigliuolo di Paffae, & quiui paſſa il

fiume Flagetonte chedenota ardore & fuoco , ' il qual naſce da Co

cito , Quiui anco piouono ſopra una piariura faette, folgori, & bra

gedi hamme di fuoco ,che percuotono i rubelli di Dio , iquali

giacciono iuj autu igaudiin terra , con Capanico in mezzo (prez.

zator di Gioue,che horrendamentemugghia ; & non molto lungi

Ticio gigante diltelo & legato in terra có un coruo che gli ſtraccia

il fegato & gl'inteſtini, che diuorati ſempre rinaſcono , co’quali

Dante pone etiandio Tage Alineca ,Aronte Talcano Aſtriande Re

de i Medi, il figliuolo diOlideo,Aſdente,Calcante,Tirelia Thebas

no, & gl’alui indouini . Oltre di ciò incorno alunedelimo fiume li

veggono ancora altri accidiol , ch'àmodo diuna ruota da capo a

piedi raggirati 6 fiaccano cutte l'olla . Mà Flegetonte con ſpauen

reuole itr pito cade giù in certo profondo d'vna ripa doue ſtan

noifraudolenti con Gerione in forma di monſtruoſa figura .

Perciòche egli hà la faccia humana , & tutto il reſto di terpente'qi

no
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no alle aſcelle con le branche peloſe , & hail doſlo, il petto ,& le co

fte dipinte di nodi, e di rotelle di colori diuerfi. Vi fipone etian.

dio la nera frode,piaceuole in uilo ,d’a abiro honeſto , humile nel

volgerede gl’occhi & graue nell'andare, mà con tutto il reſto ſoz

zo & deforme, coperto da un lungo , & largo panno , ſotto cui na

{ conde un coltello auuelenato . L'anime dannate in queſto luogo

alcune ſono tagliate in più pezzi , altre ſtanno ne ighiacci & nelle

fiamme,alcreIono inuolte fra i vermi, & crang ughiate da i ſer

penti , & altre ſono da i Diauoli in forma di frode Hagellati, & ſtra

Icinati. Di qui li peruierle nel quinto luoco dell'Ira più al baſſo ,

doue è una folla , nella quale per certi ſcogli ſcende un'acqua

puzzolente , & nel foſſo ripieno di pantano nero , & pazzolente

che ſi chiamapalude ſtigia , cioè triſtitia, & naſce d'Acheronte ,

ſono immerſi gl'iracondiignudi con ſembianti fieri, & ſdegnoli

che l' un'l'alcro li percuotono con lemani, con ipiedi , con la

teſta , & co'l perco , & ſi squarciano le membra; oltre un grandif

ſimo numero d'orG ſpauenteuoli che crudelinente gli sbranano

co’denti, eſſendo tuttauia affocati dal fango ch'entra loro nella

gola. Sopra la paludeè un grandiſſimo arco ,doppo il quale s'arri

ua ad un alullima torre , che nella cima tutta arde ,& auampa di

fiamme ; & al piede hà vn’acqua,per la quale ſono códotte in una

barca le animealla citta di Dite, che ſopra la porra ,la quale è tutta

auuallata d'intorno,hàinfiniti diavoli di ſtrane forme,cutti con le

ale di veſpertilioni, & di ſerpi; della qual forma ne dipinſe aſſai

intorno à S. Antonio Buon Martino maeſtro di Alberto Durero; &

hà la muraglia tutta di color d'acciaro infocato , & dentro è tutta

buia , & ingombrata di nebbia. E ' circondata daalullime torri, &

par cinta da unaputida palude;e quiui ſtanno le trè furie figliuole

di Caronte , & della notte .

0

Della forma delle sre furie infernali. Cap. XXXII.

T!

11fifonc, Alecro, & Megera furie infernali,laſciando Dante,ch

anch'egli le deſcriue , ſono al lungo deſcritte da Statio in que

Iti verſi

Cadendogiù fann'ombra all'empio viſo

I minor ſerpidel viperco crine ,

Eglocchi fon ſotto la triſta fronte ,

Cacciati in due gran caue ; onde una luce

Spahentevole wien, ſimile a quella ,

Che
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Che talhor vinta da cantati verſi

Quaſi piena di sdegno, e di vergogna .

Moſtra la vaga luna , di veleno

La pelle e ſparſa , G un color di fuoco.

Tinge la ſcura faccia , dalla quale

L'arida ſete , la voracefame

I trifti mali , e la ſpietata morte.

Sopra i mortalicadc,e dalleſpalle

scende un horrido panno, che nel petto

si ſtringe con cerulei nodi , e queſte

Habito alla crudel furia rinoua

Spello la terza delle tre ſorelle ;

Che la vita inortal coi lieniſtami

Miſurano, e Proſerpina con lei ;

Et ella ambe le man ſcotendoin queſta

La face porta con funereefiamme

In quella bà unferoſerpe , onde percuote

L'aria attriſtando ouunque volge ilpiede.

EtOuidio parlando di Tilfone, quando Giunonc lamanda à leuare

il ſenno ad Athamance , col la deſcriuc .

Tiſifone con viſo empio , e inhinnano

Si veſte la squarciata gonna aſperſa

Di brutto ſangue, e con furore inſano

Torce ſerpi ,de i quali ſi atirauerfa ,

E adorna, & armapoi la deſtra mano

Dalla face, che fuoco e ſangue perſa ,

La tema , e lo ſpauento l'accompagna

E’lmesto duol,qual par che ſempre piagna...

Alcuni le coronano di narciſi, cipreſli, & capel Venere ſacrandoli

le tortore . Altri gli aggiungono la quarta che denota Rabbia , &

chiamali Lilla , di cui fa mentione Euripide quando finge che

Iride per commandamento di Giunone'la mena ad Ercole per far

lo diuentar furioſo Queſta ha il capo cinto di ſerpenti, & porta

uno ſtimolo in mano , Euui có loro Meduſa con lo ſcudo, & mol

te altre moſtruoſe figure, che conducono l'anime raggirate & in

uolte da furioli venti fra polue , & falli intorno alla palude .

Quindi ſi precipita giù in vn grandiſſimo profondo, per il quale

palla Cocito fiume nero & caliginoſo chetignifica pianto,ilquale

naſce dalla palude Stigia . In queſto fiume gl’inuidiofi lono per

colli d'aere corrotto , & ſtracciatida ſpauentoli diauoli,& dali’in

3
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vidia che quiui và errando d'intorno , come di lei canta Ouidio

Pallido bà il volto, il corpomagro eaſciuto,

Glocchiſon biechi, e ruginofo il dente,

Il petto arde d'amaro fele ,e brutto

V elen colma la lingna , ne mai ſente

Piacer alcun fe non dell'alerui lutto ;

Airbor ride l'Inuidia , che altrimente

Simoftra ogn'hor addolorata è meſta ,

Eſempre é all'altruimal vigile e deſta .

Et apprello fi finge che habbi due lingue , &le poppe à guiſa di

duebozzacchie creſpe, cadenti dal pecto, & tutto ilreſto del cor

po arido, ſi che tutte l'oſſa li cuoprano,con le gambe ,& i piedi tor

ii & macchiati di millecolori peſtiferi, & le mani lorde pienedi

nibij che laſcia volare ſopra le animeà beccar gl’occhi, & graffiar

gli con gl'artigli .Nel profondo dell'inferno doue non fi ſcorge

mai luce alcuna ftà l'antico nemico dell'humano genere Lucifero

con gl'altri fuperbiſuoi ſeguaci , che iui da tutte le parti di ſopra

cadono per diuerſi ſcogli,&ſono per giuditio di Dio percolli dal

aere corrotio, & dall'acqua putrida . EſtoLucifero fi come quello

che non più Angelo bello è chiamato dalla lcritura,maantico ſer

pénte, dracono velenoſo, beſtia crudele, lcone,diauolo , & bafilifco,

có sómo giudizio é dipinto da Dante bruttiſſimo in queſto modo.

L'Imperator del doloroſo Regno

Damezzo il petto vſcia fuor de la ghiaccia

E più con un gigante io mi conuegno .

Chcigigantinon fan con leſue braccia

Vediboggimai quanto eller dee quel tutto ,

Che coſi fatta parte ſi confaccia .

s'ei für ſi bel , com'egli e hora bruttó

E contrailſuo fattor alzòle ciglia ;

Ben dee da lui proceder ogni lutto ,

o quantoparue àmegran marauiglia,

Quando vidi trèfaccie alla ſua teſta

L’yna dinanzi e quella era vermiglia :

L'altre,eran duc, cheſoggiongeano a questa

Soureſſo il mezo di ciaſcuna ſpalla ;

E ui giungeano alluogo dellacreſta :

E la deſtra parea trà bianca e gialla

La ſinistra a veder era tal quali

vengon di là one'l Nilo s'analla .

SottoV v 1
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Sotto ciaſcuna vſciuan due grande ali,

Quanto ſi conuenina d tanto vecello .

Vele di mar non vid'iomaicotali .

Non hauean penne,ma di pipiſtrello

Era inmodo :e quelleſuolazzana

Si che trè'venti ſimowean da ello

Quindi Cocitotutto s'aggelaua:

con ſeiocchi piangena , e per tre mentii

Gocciau'l pianto e ſanguinoſa bana ..

Daogni bocca dirompea:con denti.

Un peccator & guiſa di manulla

si che trè'ne faceuacoſi dolenti

A quel dinanzi il morder eranulla

Verſo il graffiarche tal'uolta l'a Schenai

Rimanea della pelle tutta brulla .

Intendendo Giuda Scarioch peril primo co'ſcapo inanzi inquel

la dimezzo ., & Btute , & Callio in quelle dalle parti-co'lcapo in

fuori, Tutto il corpo è coperto di pelle che a ſcaglie di ferro ( alſi

migliano ; & tali ſono lecoſcie, &le gambe cheverſo l'altro-he

miſpero cioe quella parte che non è habitaca hà riuolta , reſtando

livmbelico nel proprio centro vniuerſale del mondo . Et viene ad

effere grandeſecondo Chriſtofoto:Landinointerprete di Dante

1980.braccia E perche tutti i luoghidell'Inferno doue ſono puni

ti i ſette peccati mortali:hánoſotto di lorotantialtriluochicome:

táti rami ſono che diriuanoda ciaſcuno dei ſettepeccati,doue pa

rimentiſono tormentate leanime ;ne ſegue cheinqueſtovlimo

della luperbiadoueè Lucifero fi ritroua raccolta ogni ſorte dipe

na , & dicruciato , per eſſere la fuperbia fondamento , & radice di

tuttigl'altri peccati. Queſta deſcrittionedell'inferno , che iohd

ſommariamente cauatadaDante ha ſeguitato il Buonarotto ;& in

diſegnoil fratello di Tadeo Zuccaro,li come diſſi nel alero -libro ,

& oltre loro Ticiano rappreſentandole coſemaggioridel natura

le &diuinamente coloricole come con Prometeo legato almonte:

Caucaſo , laceratoda l'aquila , Siffo che porta un fallo grandifli

mo , & Ticio ſtracciato dall'auoltoio , & Tantalo ch'eglidipinle

alla Regima Maria ſorella di Carlo Quinto ', & liynico Leonardo

Vinci, il quale dimoſtrò le formedegli animali & ſerpi viuenti im

moftrimirabilis, dipingendo fra l'altre coſe ſopra una rotellala

Horribile; & ſpauentcuole faccia di l'uma delle furie infernali , la

gradafumandaca, di Lodouico Sforzaa Duca di Milano , doppo la

qualc
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quale ne fecepoi un altra chehora ſi ritroua in Fiorenza . Refta

rebbero l'iſole beate; le quali furono collocate anch'elle nel céico

della tetra , mà per eſſere coſa del tutto fanolola, le laſcieremo go

dered igentili che ne furono inuentori . Laſciero anco di dire de

gli ſpiriti di Satanas che da varipittoriſono ſtati formati'conue

nienti a mali efteti loro , mà con forza di diſegno in forme diuerſe

con ceſte, ale, giunte di ſatiri,draghi, lconi, cinghiali,& fimili, có

gli orecchi grandi, con le poppe, & gambedi ſatiri, d'aGini, leoni,

aquile, & griffi, con code& ali ſpauenreuoli, & fimilmente in aria

con code di moſtri, & d'arpie , con corna raggirate in diuerG mo

di, con membri formati parre à ſquamme, parte a giri, à piaſtre,

dolfi, pallottole, rotelle,laſtre,& limili con i peli ruuidi, alpri,lor

di,hırluti, & rabuffati ,con che ſi viene a dimoſtrareà gl'ocching .

Atri più chiaramente quando eli ſiano pronti,& arditi in fpauenta

se i patienti, & con loro morli & indic auelenare, & ingannare il

mondo,& di cotali moſtri ne eſpreſſe molti bizarri & fantaſtici in

corno ſtrapiandoli i paņnį à $ . Antonio in aria il ſopradetto Buon

Martino in carta che vien fuori in itampa ,& Alberto Durero nella

carta del ſenſo armato à cauallo con i cani,con la morte parimen

ti à cauallo appreſſo, che tiene un orologio in mano ,& quello gli

moſtra,douene ha fi.come tentatore diabolico doppo le ſpalle del

ſenſo com la faccia di porco con le corna rauoltate an atto bizarro,

& tutto il reſto tanto fantaſtico , che non è poſſibile à ueder ſime

glio . Er quando Chriſto va al limbo à liberare i ſanti Padri , ui ſe

ne poſſono fingere diuerſi di cocali moſtri ſpauenteuoli con letró

be, ebucine in bocca che ſuonino ftrepitoſamente, come ſi vede

in una cartain ſtăpa di manod'AndreaMantegna . Collene pof

Sono rappreſentarenelgiudicio tremendodi Chriſto, come in di

verſi altri geſti molto ofſeruato nelſuoil Buonaroto ,& forme,

facendo in loro ſecondo i ſuoi acti, il corpo con faccie ſdegnole, &

fiere, de le quali molce ſe ne pollono imaginare fi come luna dop

po le ſpalle,& l'altra in faccia, & altre alleginocchia , facendole di

colore diebano , & con le ali di tignuola ,i altri con le corna , &

denti fuora di bocca; & con le vgne ſporte'in fuori à piedi , & alle

mani, fatti in diuerſe formed'animali , & di diuerh colori,come

di ferro ,digiallo, di roſſo , di bigio , & ſimili miſchie, tutte tra lo .

co ſconformi. A che face gioueranno allai li membri de i moftri

ſopradetti nel principio dell'inferno,& ancora alori aniinal 1.cerri.

bili,fieri, rapaci,melancolici,& acquatici, perche ſi verranno me

glio a dimoſtrar i lormaloaggi& perucrfi effecti,& con tali forme

Vy 3
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fi poſſono fare il crudeliſſimo moſtro che tenta Chrifto, come l'.

ha dimoſtratoLuca d'Olanda,& Hifibil Peum , & l'altro che fla

gellaGiobbe, che ſi vede diſegnato nel libro di DamianoMarallio

& in molte pitture Mà quelli che furono principalipittori di

queſte bizarrie furon iſopradetti nel capitolo deipachi de moftri

& chimere. Er queſto ſerpente antico con ſette faccie d'animali

diuerfi coronati & tanti colli congionti al corpo moſtruoſo per
di

moſtrare le maluagie,& peſtiferenaturefue ,fù rappreſentato co

me fituede in ſtampa nelapocaliffedi ſanto Giouanni per Alberto

Durero, & queſto bafta à ſuperare le bizarte forme de l'idra d'Her

cole,delimiturato animalaccio rappreſentato nel ſtregozzo dal

- Buonarotto, la qual carta vien fuori in Itampa tagliata daMarco

Antonio Bologneſe & d'altri moftrideſcrittida gi antichi,& dal

moderno Boiardo , Arioſto, & altri , i quali in ciò hanno leuato

catro il meglio che fi poteſſe circa tali moftri & ferpeti imaginare.

" I Lij" ! ilan , L.

T:m2. Conclufione. Cap. XXX 11'1 ' ultimo.

Inalmente mercè d'Iddio , habbiamo fecondo l'ordine propa

ito nel principio duqueſto trattato , diſcorſo per tutte quelle

parti ,helle qualia mio giudicio-confifte queſta nobilfima,&

al parr di ciaſcun altraliberale arredella piriöta ; ancorache con

allaipiù debili forze d'ingegno e di arte di quello che à col alta

simpreſa furichiedeua, nondimeno con tanta induſtria ,diligenza,

i& fatica cheio mi' penferð d'hauerein qualche parte fupplico al

omancamento dell'ingegno . Perciò che quanto à quelle parti che

non fono cofiproprie della picturd, chenon ſianoanco.commu

- ni ad altre arci, comela proſpectiua& Whiſtoria , ho volto & rivol

to impiegandoui'anco buona parte del tempo che nella prattica

della pittura con mio grandiſtimo profitro' haurei collocato , tutti

- que’libri onde fperaua raccogliere alcuna coſa che poreffe illuftra

se queſt'arte; & quanto all'altre non ſono rimalo per diſagio , è

Spela d'irvedendo inmolte parti d'Italia,& maffimeio-Roma, &

Firenze illuſtri, & ricche di corali ornamenti fopra l'altre; tutoe le

u opere, coli di pittura comedi fcoltura de i più famofi &eccellenti

artefici , tanto antichi quanto moderni, dalle quali comedatanti

i canoni di Policlero io ho oſſervato qualefiar la seranorma& re

-gola deldipingere in quanto hò potuto co'l miodebole giudicio

- conſeguire) la quale miſono sforzato d'elplicar in quefti libri con

aquella maggiorfacilira& chiarezza, cheèitara ipolibile in mate

0.90 ria coG
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ria coni difficile, & fordile, non tráttara inanzi da altri, almeno coſi

elauamente, cowepuò vedere ogn'vno c'hò trattato io , Et; ancora,

che in alcuni luoghi para che l polla deliderare queſta eſattezza,

nondimeno, hollo fatio à ftudio, accennandoalle volte ſolamente

alcune coſe, & allevolte anco tralaſciandole . Conciolia che quel

le come afla chiare& facile perde, non hauellano biſogno dipiù

lungo diſcorſo ; & queſte ſenza ingombrare le carte in vano porez

uanofacilmente offer auuertice;& penetrate da gl'iſteli lettori an ,

co di merio chemédiocreingegnoi Oltrediçiò quando per illy

ſtrare più le coſe& ſortoporle in certomodo à gl'acchi de ilettori,

tratrádo ciaſcuna parte diquelta (cicoza ,hô ſempre per eſſempio

facto mentione d'alcuniche in quella parte erano ſtati eccellenti ,

accid che eglino fapetſero quale hauellero ad imitare ; lo ben ia

che molti altri ui erano degni d'eſſere celebrati, & propoſti perely

ſeinpio & iiziratione ,come Lorenzetto , il Pallerolio , il Somachia

no Bologneſi,Andrea Schiauone, Gio. Battiſta Siinoleo,Simon Pe

tenzano,il Palmetra Venetiani , Rafael da Regio, Romolo Fioren ,

tino,Bonifacio, & Battiſta Veroneſi,Lantantio Breſſano,Ambrogio

Borgognone,& Pietro Rizzo Milaneſi,i Campi Cremoneſ ,Bernar

do Šoiaro ,có i duoi fratelli de i Maini Paueli,emolti altri coli fo .

raſtieri, comeItaliani , facendo io mentione in queſto cratcáco dei

pittori, non per fcriuere le viteloro , mà per cagiond'ellempio ,

baſtaua che io nenominafſi alcuni,& maffime di quelli cheeffen,

do di già mortifi potevano ſenza inuidia ricordare. Oltra che

moltevolte il numero grande che ſi nomina de gl'autori, è cagio:

nechekiſcema in certo modo non pur la riputation dell'arte,che

per darli pregio à moluche in lei fiano diuenuti eccellenti,è tenu.

ia di minore itıma,poiche da canti coſi facilmente ſe ne conſegui

ſce l'eccellenza ;màanco di quei pochi artefici che veramente ſo

no eccellenti,dei quali ſoli douerebbe ellere propria la lode , & il

vanto,e non communicarſi a tanti altri . Io hò poi in tutta queſt'

opera quando hò trattato di quelle partiche ſono più proprie di

queſt'arte come de ilumi, & deicolori vſaro vn modo di dire or

dinario, & familiare ſenz'alcuno ornato, framettendouianco mol

te parole meno approuate, & che nó fi trouano uſate da Toſcani.

Conciolia che hò procurato principalmente d'effere inteſo, giudi

cando che da chiunque inſegna alcun'arte fi ricerchi più tolto fa

cilità & chiarezza che ornamento & eleganza di ſtilo . Onde ben

dille colui che Ornarires ipſa'negat contenta doceri . Et s’alcun

arte è, che non ammetta ornaméu di parolc , & che ſia malageuolo

ad'ellereVy 4
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ad eſſere eſplicata,ſenza dubbio è la pittura, in modo che io dubi

to che in molti luoghi,tutto che mi ſia grandemence affaticato di

ageuolar le coſe, non farò facilmente intelo . Mà quanto alle paro

lemeno approvate elle fono colipropriedi queſt'arte, e per con

fequenza coli fignificanti appreſſo i pittori, che non ſi poteuano

in alcun modo tralaſciare volendo eſſere inteſo ; poi che con un'- ,

altra parola ſola non era poſſibile ſignificare il medeſimo, è uolen

do circonſcriuerla con molte, fi ucniuaanzi ad intricar le cole che

ad eſplicarle . Ma quando anco queſt'acte foſſe ſtata più capace

d'ornamenti, io non poteua in verun modo ſodisfare a gl'orecchi

di queſti delicati. Perche in cofi pocotempo che mi è ftato con

cello da Iddio di potere operare , effendo come ogn'uno sà nel

fore degli anni fatto pocomenoche inutile , per la perdita della

vifta neli'anno trenteſimo della mia età , non è ftato poſibile che

to habbia'dipinto tanto quanto fila ,& ſpeculaco & oſſeruato fan

to in quefta profeſſione come fi vede raccolto in cotefti libri ; &

ebabbia poiuto ancobadare a far conferua delle più ſcelte paro

le del canzoniero del Petrarca , e del Decamerone del Boccacio . :

Gli ſtudioſi adunque pregiando più la fodezza delle coſe che un

dolce fuono che gli luſinghi l'orecchio , non reſtino d'impicgarc

alle uolre qualche hora che gli auanzi in leggere queſto trattato ,

che ſenza dubbio ne riporterannovtile & honore offeruádo quei

precetti,che quiuihaueranno apparato , &loderanno me, fenon

dell'ingegno almeno della diligenza; & di queſto honcftiſlimo da

Giderio chehò hauuto di giouar al mondo, & dello sforzo, che hè

fatto per conſeguirlo . Il che io ripatero honoratiſſima,& compi

riffima mercè di cance mievigilie & fatiche .

Il finedel fettimo ,& vltimo libro .
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TA V O LA DE I NOM I

DE GL'ARTEFICI PIV ILLVSTRI

COSI ANTICHI COME MODERNI ,

L'opere & precetti dei qualiſono ſparſamente citati

in quefti libri .

A

Chemexe Athenieſe ſcoltore,& farmario,difcepolo di Fidia

Agatarco filoſofo , & mathematice .

ignolo Bronzino, Fiorentino,pittore ,

Agnolo,& Tiburciofratelli Maini Pauels principali fculsori di figure

picciole in legno.

Agoſtino di BramantinoMilaneſe,pittore,difcepolo d'effo Bramătino .

AgostinoFenetiano intagliatordiſampa.

Agoſto, co Ferrante fuo figliuolo Deci,Milanefasminiatori.

Agosto Zarabalia Milaneſe,ſcoliore .

Albertino Lodigiano, pittore .

Alberto Magno,SuevoMatematico.

Alberto Durerode Norimbergh ,artificioſopittore ,do intagliatorde

carit, cofi in legno,come in rame,e ferro ,etarchitetto .

Alchindo Matematico antice .

Alcamene flatuarioantico,

Aldo Graue da Nurimbergoorefice, intagliatoditumpediſcepolodi

Alberto Durero .

Alesſandro, pittoreantico .

Aleſſandro Moretto Breffano,pittorepastoso .

Aleſſandro Ardente, Luccheſepittore.

Aleflandro Greco , cuniator di medaglieprincipale.

Alfonſo Lombardi, Ferrarefe ſcelsore .

Alonſo Sanchio , da Lisbona pittore .

Ambrogio Bevilacqua, Milaneſe pittore fratellodi Filippo .

Ambrogio Borgognone, Milaneſe pitsore,il quale dipinſe il tempio di

Santa Sabiro in Milana.

Ambrogie
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Ambrogio Ficino Milaneſe- polino, & accuratopittorenoftro diſcepolo. " T

Ambrogio Maggiore, Milaneſe tornitor d'ouasi.

!

Analagora Filolofo, & Matematico.

Andrea del Verocchio, Florentino pittore & faluaro , precettore di

Leonardo .

Andrea Mantegna, Mantovanoprudente piltore, & primo intagliator

de leſtampein Italia , il qule hà trattato dell'arte dellaproſpectiua,

& fàsCaualiere .

Andrea del Sarto, Fiorentino, eccellente pittore .

Andrea Solari Milaneſe,pittore,fratellodi Christoforo Gobbo ſcoltore'.

Andrea Soncino, pittore .

Andrea Schiavone, capiofo pittore, diſcepolo delMazzolino.

Andrea SeminoGenoveſepittore fratello diOttawio . "

AndreaSanſowinoFiorentino, ſcoltore.

Andrea da Fuſina Milaneſe degno ſcoltore,il quale ſcolpila Maddale

na colvaſoin mano,nella facciata del Duomo della ſua città .

Andrea da Serono,ſcultore .

Andrino d'Edeſia Paueſe, pittore .

Andronico Cirrefteftatuaro, do architetto.

Aniermo da l'Iſola di Chio ſcoltore, & fratellodiBupalo.

Antigonepirrore , deHatuaro , il quale compoſe volumidi sutie due

le ſuearti .

Antonio da Corregio, felice pittore .17 .

Antonio Licino da Pordonone, fieropittore.

AntônioBoltrafio Milaneſe,pittore, diſcepolo di Leonardo.

Antonio del Moro Fiamengo, pittore .

Antonio Campi Cremoneſe pittorefratello di Giulio,e di Vincenzo.

Antonio Omodeo Milaneſe Architetto, & ſcoltore .

Antonio da Vegiu, ſcoltore,qualfece laſepoltura à Papa Pio Quinto.

Antonio Abondio detto l'Aſconadel lago maggioreſcoltore,il quale fool

p! Una Venere,etun Cupido in Milano come il natarale in marmo .

Antonio da Sangillo Fiorentino,architettouniverſale.

Apelle Atenie ſe draino pittore,il quale ſcriſſe un trattato dipittura,12 .

Apollodoro Atenieſe pittore, il quale ferijſeverfi de lapittura.

Apollonio gran Matematico .

Apollonio
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Apollonio Neſtori Atenieſe principalſcoltore ſeguitatodal Buonarotid .

Archefilio pittore .

Arch frone architetto principale del tempio di Diana Efeſia , ſecondo

Sirabone .

Archimede Siracuſano gran Matematico, & architetto uniuerfale, do

inuentore ingeniofißimo dimachine,delle quali ne ſcriſſe .

Archita Tarentino Matematico .

Urdice Corinthio, pittore .

Aristide Tebano pittore dimoſtrator de gl'affetti delanimo , diſcepolo I

di Eufemida .

Aniſtoclide Candiotto pittore .

Ariftorile Stagirita Filoſofo& Matematico .
. .1.SL liit a

Afiloco pittore ,difcepolo d ' Apelle. a

Asoldo Lorenzi Fiorentinafrolçore »
gotta

Atenodoro da Rodifamoſo ſcoltore delLaocoonte .

Aulanio Ewandro fooliore . in

Aurelio antico pittore.

Aurelio Louino Milaneſeprontiſsimopittore.

Aurelio Buſſo daCrema pittore difcepolo do Polidoro. "IMP4
7 .

؟دزاو

sendi

B

B Accio Bandinelli pittore,& fcoltore,degrandeanatomista on

Baldaſlar Petrucci da Siena gruditiofo pittore,et archuscitovniuerfalea ::

Baldaſſar Lanci da Vrbino architerio uniuerfale .

Bartolomeo detto Bramantino Milaneſe pittore,&architetto , ilquale

fcriße diproſperriua ,e fu diſcepolo di Bramante .

Bartolomeodetto il Censogars daVibrno pistore ,ſcoltore,dearchitetto,

inuentore dibaloardi .

Bartolomeo Paſarotto Bologneſepittore... 1903 : 9.12.1991.10

Bartolomeo Franceſesfcafiore act ?

BartolomeoGengada vrbinoarchitetto vniuerſale...: 0

Baffanino Venerianopittore figliuolodelBaffino. 1, cario

Baiuſta Veroneſe pittore, & architetto .

Battista Orlando Vicentinomacbinatore,il quale fçril dele machinein

6.3
Beda
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Beda anticoftalwaro.

Benedetto Paueſe ſcoltore diligente .

Bernardino Lonino Milaneſeſoanepittore.

Bernardino Lenino da Vercellipraitico pittore,diſcepolo di Gaudentio.

Bernardino Campi Cremoneſepittore, il quale ha ſcritto della pittura,

diſcepolo del Boccacino.

BernardoZenale da Trivigi acuto pittore ,de architetto ilquale fcriffe

della pittura :

Bernardo Butinone, Milaneſepittore :

Bernardo Soiaro Paveſe pittore, diſcepolo di Antonio da Correggio.

Bernardo da Bruſſeles pistore .

Barnazano Milaneſe pittore .

Befeleel Ebraico ricamatore.

Blaſio Vairone Milaneſe
ſcoltore,il qualeſcolpi il Dawiddoppo la faccia

ia del Duomo della ſuacittà .

Buon Martino Tedeſco pittore,do intagliatore di rame, maestro di Ale

berto Durero .

Bonifacio Veroneſe pittore, diſcepolo di TacoboPalma,

Bramante da Vrbinoſapientepitcore, architetto vniuerfale, il quale

diſegnò

le quadrature de i corpi,do lepiante de ſcriffe dell'architer

tura, & proſpettiva .

Briaſi grandißimoſcoltore.

Briteo statwaro diſcepolo di Mirone .

Bularcaantico barato pittore.

Bupalo diChio , rarißimoſcoltore, architetto . '

Buteofl
asunto diſcepolodiMirone .

C i

Calamide eccellente ſcoltore,do statuaro ,

Callimacoſtatuaro do architetto, do inuentor dell'ordine Corintbio .

Calistrato ſcoltoreantico .
Ti

Caliſto de lapiazza detto il Tocagno Lodigiano pittore .

Camillo Boccaccino gentilepittore .

Canaco antico ftatuare .

Capitan
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CalifonteSamio, pittore antico .

Capitan GiacomoFufti Caftriottoda Vrbino architetro vniuerſale.

Ciradoſo Foppa Milaneſe,plasticatore orefice .

Carette da Lindo,gran statuaro,diſcepolodi Lifappo.

Carlo da Milano pittore .

CarloVrbini Cremaſco pittore .

Carlo Souico Milaneſe, Orefice eccellente .

Ceſare Sefto Milaneſe,diligente pittore diſcepolo diLeonardor

Céſare Céſariano Milaneſe,architetto .

Cefifodorofiero ſcoltore figliuolo di Praſitele .

Cimabue Fiorentino primopistoredegnodinomeframoderni.

Cimone Cleoneo pittore .

Cleofanto Corinthio pittore .

Collocrosico antichiſsimopittore . Si

Colore ſcoltorediſcepolo di Fidia .

CoſtantinoVaprio Milaneſe pittore .

Cornelio Flor ſcoltore,&architetto,fratello di Franceſco.

Cornelio Viſcoy Fiamengointagliatordirame .

Criſtoforo Moretto Cremoneſepittore •

Cristoforo Solaridentoil Gobbo Milaneſefamoſo ſcoliore, do architetto,

fratello diAndrea .

Criſtoforo Lombardo Milaneſejdelicat
oſcoltore, do architetto .

Cumano Arenieſe pittore.

D

AnielRicciarelli da Volterra,ftudiofópittore ,ftaturo, & fcoliore ,,

diſcepolo di Baldeſſar Petruccs ..

Dante Alaghieri Fiorentino poeta,& pittore ..

Dedalo staluaro,ſcoltore, architetto .

Demetrio antichißimopittore'.

DemoeritoFilofofo,&Matematico .

Dinocrate grandißimoſcoltore,architetto, machimar .

Dioniſio anticoſcoliore . "

Dipana Cretenje principalißimo foltare .

Dominica
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Dominico Ghirlandaio Fiorentino, pittore,maeſtro del Buonaràco'.

DonatelloFiorentinofcoltore.

Don Giulio Clowio de Croacia principalminiaforesaiMac

Dwe Doſs Ferrareſipittori ,
Shytiobye !

E

stund

)

EGeſandroda Rodifamoſo fcoltoredelLidocoomie.

Eliodoro antico ſcoltore .

2 :11.95 !

Elote antico pittore.

Enos Ebreo inwentordelle imaginifigliuolo diSeth .

Epicuro Filoſofo ,& Matematico.

Eraclıde anticopittore,

Ewangelifta pitcore, fratello d'Aurelio , o figliuolo di Bernardino

Lovino. kolegau o

Euclide Megareſe Filoſofo,& Matematico.

Eufranoreda Ifimo illustrepittore, & fcoltore , il qualſcriſſedei colori

do della ſimmetria .

Expompo Sicionio pittore ,&grandißimo inaefligator del'ante ,pre

settor di Panfilo Macedone . Mol ? ' ?

Ewlenida antichißimo pittore ,

Eutichide antico Fatwaro .vivius necesita3:n
em

Euticrate robufto ftatuaro, figliuolo di Lilippo osvenor

FAcio Bembo da Vald Arno pittore,

Federico Barozzi da Vrbino garbaropittore .

Federico Zuccaro da Santo Angelo in Vado pittore argwioner fratellodi

Tadeo .

Ferrante Vitello da città di Castello, architetto uniwerſale.

Ferrante Bellino Milaneje,ftupendomaestro di lima & inwentor del

dar il luſtro al Ferro

Filippo Bevilacqua Milanese pitcore,& fratello di Ambrogio.

Filippo Negruolo Milaneſe,principaleintagliasor di baffo rilievo nel

Fidia

ferro:
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Fidia Atenieſe, fingular pittore, ſcoltore,da statuaro .

Filofeno Eretrio pittore .

Franceſco Mazzolino Parmigiano gracile,& leggiadropittore.

Franceſcu Primaticcio Bologneſe regolaro pittore,doarchitetto,

Franceſco Saluiati Fiorentino,copioſopitsore,& Cawaliere .

Franceſco Vicentinopittore .

Franceſco Terzo Bergamaſco pittore .

Franceſco Melzo Milaneſe, miniatore diſcepolo di Leonardo.

Franceſco Flor d'Anuerfa,gran pittore, & fratello diCornelio .

Franceſco Mostarda Fiamengo pittore .

Franceſco Moſchino Fiorentino ſcoltore .

Franceſco Brambilla milaneſe ſcolioré .

Franceſco Borella Milaneſe ſcoltore .

Franceſco Pelliccione detto ilBaffo Milaneſe, nell'arte della gemina

fingolare.

Franceſco Tortorino Milaneſe, intagliator ne'camei,& nelcriſtallo .

Franceſco Pacciotto da Vibinoarchitetto vniuerfale, da Cavaliero .

Frate Sebastiano dal Piombo Venetianogratioſopittore.

Frate Bartolomeo dell'ordinedi S. Agoſtino pistore ini;

Frale CarnevaledaVrbino,piccore,& architeire ..

Frate Guglielmo dal Piomboda Porlez starwaro .

Frate Angelo da Monte Orſo ſcoltore,difcepolo del Buonarotto .

Frate LucadalborgoSanto Sepolcro Matematica.

G AbrioBuſca Milaneſe architettomilitare cheferiſſe de la ſuaarte.

Galeazzo Aleßro Perugino architettore vniuerſale.

GalenoMedico,& Matematico ,

Gaudentio Ferrari da Valdugia,deuoto&gratioſopittore,&plastica

Geminoantichißıme Matematico , & de quella ſcriſſe . ( tore.

GengadaVrbino pittore,do architettovniuerfale .

Girolamo Breſſano ,pittore .

Girolamo Genga da Vrbino pittore,do architetto vniuerfale .

Girolamo Romanino Breſſanopittore .

Girolamo
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i

Girolamo Muriano Breſſano pittori,& Cawaliero .

Girolamo Ficino Milaneſe,pittore dy miniatore,diſcepolo del Melzo .

GirolamoChiocca Milaneſepittore, vostro difcepolo .

GirolamoBoſchi Fiamengo pittore fpamentevole. "

Girolamo Cocco Fiamengo pistore

Girolamo Cardano Milaneſe Medico & grandißimomatematico.

Grachus Bregamengan architetto,er foltor maestrode GrouăBologna.

Gianello TorrianoCremoneſegranMatematico, daſingolare ne glioro

logi,o nelle machine

Gige Lidio pittore .

Gil'Mostardi Fiamengopistore .

Gentile Bellino Venesiano,pittore,di fratello diGiowan Bellino.

Giorgio Vaſari Aretino,pittore,& architetto. '*

Giorgio Solerio Aleſſandrino pittore.

Georgio Pens, Germano, pittor, & intagliator dirame .

Giorgio Agrucola Alemano, machinatore.

GiorgionedaCaſtelfranco morbido pittore illuſtrator diTiciano .

Giofeffo Arcimboldi Milaneſe,capriccioſopittore .

Gioſeffoda Meda, Milaneſe,pittore,d'architetto .

Giotto Fiorentino principalpiisore,foottore,&architetto ,diſcepolo di

Cimabue .

libro

Giouanni daValle Milaneſe, pittort.

Giovanni Bellino Venetiano, degno pittore, darmaeftro diTiciamo.

G10. Franceſco Fattore Fiorentino,pittore, diſcepolodi Rafaello.

Giowanni da v dine raro pitsore .

Giouanni Battiſta Simoleo Venetiano pittore .

Giovanni da Monte Cremaſco pittore,&difcepolodiTicianó.

Giouanni Battista Mantovano pittore .

Giovanni Bastiftade la Cerua Milaneſe pittore,diſcepolo diGaudencio

noftro maeſtro.

GiouanniBattiſta detto il Bergamaſco pittore,& ornatoarchitetto .

Giovanni Fiamengo , qual fece l'anatomia dil veſſalio, diſcepolo di

Titiano .

Giouanni da Brugia pittore,inuentor dellaworar ad oglio .

GiowanniMabulio Fiamengo pistore .

Giovanni

1
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Giovanni Maio Fiamengo,pittore .

Giovanni Scorrello d'Olanda pintore ,&intagliater di rame .

Giovanni di Frifade Gramingie pittore.

Giovanni Lanclaer da Nurimbergo ricamatore.

Glouanni da la Porta da Portez ſcoltore .

Giovanni Bologna di Douai Fiamengo fcoloreeStatwaro . " A

Giouanni Battiſta Corabalia intagliatordiferro .

Giovanni Maria Olgiato Milaneſe architettomilitare .

Giovanni Dominico Lonati Milaneſe architetto,& machinatóne , si

Giovanni Battista Clariccio da Vrbino'architetto ,do pigliator. di di:

ſtanze,altezze, & profondità dimonti,colli,& acque. Le besoi

Giuliano Tauerna Milaneſe,intagliator di cristalli.

Gruliano da San Gallo Frorentino architetto vniuerſale .,o'shanistī

Giulio Romano arguto pittoredo architetto diſcepolo de Rafaelloosis.

Giulio Campi Cremoneſepittore, fratello di Antonio & Vicenza...I

Glaucone Greco robusto ſcoltore .

Glicera Sicionio pittore .

Guglielmo Caio Bredanopittore.

Hannibal Fontana Milaneſe ornato Statuaro , de fooltore ,tanto del

tondo comedelbafforılieno.

Hazeno Arabo antichißimomatematico ,& profperrino.

Henrico Bleßio Bocmo , chiamato de la ciueisa , principal
pittore di

paeſi.

Henrico d'Anuerfa pittore,

Hermogene Alabandeo architetto vniuerfale.

Higionepittorechiamato Monocromata .

Hipparco Matematice.

Hiſibil Peum da Nurimbergo pittore,do intaglimor dirame,

Horatio Somachino Bologneſe pittore .

Hoſtco Matematico antico.

Jacobo
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Acobo Squarcione Padowanopissore de maeſtro delMansegna.

Jacobo PalmaVenetiano vagopittore i

lacobo Tintoretto Venetianobizarro, de valentepittore.

Iacobo Baſſano Venetianovagopittorepadre del Baffinino.

Jacobo Palmetia Venetiano pittore nepote del Palma .

lacobo Roſignuolo da Livornopittore .

Jacobo Grimaldo Fiamengopittore .

Jacobo di Lungi Fiamengo piecare a

lacobo SanfouinoFiorentino raro fcoltore& architetto .

Iacobo Franceſe ſcoltore .

Iacoboda la porta di Porlez raro ſcollore ,di architetto...

Jacobo da Valſolda ſcoliore .

Jacobo da Trezzo Milaneſe ,vniconçi camei, nelle medaglie , ne

i caui .
Turiu

lacobo Marazzi detto il Vignuola architetto .

Iacobo Barozzida Vrbino architetto .

lacobo Soldati Milaneſe architetto militare.

Jacobo Fratino da Morcòdi Lugano architetto militare.

Joachim Dionaten ſepittore.

Joachim Bocalero Fiamengopittore .

Joachim d'Anverſa pittore .

Ifrael Metro Tedeſcopittore, & inwentere del sagliar ke carte dirame,

marftro del Buon Martina .

Jufto Ciuenle d'Anverſapittore .

3

L

L Amberto Lombardo Fiamengopittore,& architetto .

Laoditia Paweſe pittore .

Lattantio Gambaro Breſſano pitcore,diſcepolodi GiulioCampi.

Laurentio Loto Bergamaſco dolcepittore .

LazzaroCalui Genoneſe pittore , & fratello di Pantaleo , diſcepolodi

Perino.

Leorare
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LeocareFliſco Rodianoſcoltore & Hatuaro .

Leonardo Vinci Fiorentino fommo,daunia pittore,doplaſticatore , &

acutißimo inueftigator de le ſuearti, de lequali nefinße,&paria

menti dell'acquedo machine molti libri damanomanca , come già

fece nelpingerel'antico Cawalsero Turpilio pittore Venetiano .

Leon Battiſta Alberti Fiorentinopittore,& architetto.

Leone Leoni Aretinoflatwaro, & ſcoltore Cavaliero padredi Pompeo,

Leontio antico Statuaro .

Liſia antico ſcultore & ftatuaro .

Lilippo Sicionio illuftre nella pitturanella ftatuaria;et fcoltura,ilquale

fu inuentore delle quadraturede i corpi,& fcriffe de la pistura .

Lorenzetto Bologneſe vago pittore .

Luca CangiafoGenoveſe facile,copronto imitatorde la natura, pittore

& fcolcore .

Lucad'Olanda ornato pittore& intagliatore di rame ,

Luca Gaſello Fiamengopistore.
O

Luca Leidono Fiamengopittore .

Luca Shiavoneprincipal ricamatore .

1

1

M

( lo .

M"Arco da Siena pittore molto eccellente etdifcepolo di Michel agito

Marco VglonMilaneſepiacevole pittore diſcepolodi Leonardo.

Marco Antonio Bologneſe pittore ,doprincipale intagliator ds carie,

diſcepolo di Rafaello.

Marcoda Brugia pittore,il qualemandò fuori in ſtăpa lefanoléd'Eſopo

Martino Emſchercho pittore .

Martino Baſso Milaneſe architetto.

Maſaccio da S.Giovanni de Valdarnopittore .

MarshiaCocco d' Anuerſa pittore .

Maturino Fiorentinoarguto pittore .

Menechinoantico statuaro,ilquale feriſſe dell'arte .

Meneſtro antico,da grandearchitetto. "

Mennone Egittianopittore,&cuftode dellefacre imagini •

Metrodoro Arensefe chiaroFiloſofo ,& grandepissore.

XX 2 Michel

: 01.11
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Michel Angelo BuonarottiFiarentino, ottimo,màfieropassost,ftatwara

fealtore , architetto.21. 2.77.

Michelino Milanefe pittore .

Mirone Eleutheri grandeftatuaro .

#91ܕ

N

Neakce accuraso pittore.

Nicearco antico pittore .
. 7.4 :43.5

Nicia antico pistore .

Nicolao Pecinino Milaneſe pittore. !4.6.2.0 ...0.2

Nicomaco anticopittore.

Nuberto,e GiouannifratelliFiamengki degwipistond & o13541

80 : :2,354

Tramia SeminaGenowele pittore,fratella di AndreasDames

aastaid Qurban wani

.8 % ; " arawillanus

Panfilo Macedone chiaro pittoremaeſtro diApele.

.fi Panfilofcoltore diſcepolodi Prafirele .

Pana Sicionio pintores 1.7906114683 % abel

Pamshalep Calma Genowojepittore . : i ! Penith T023.11

PaaboCaliari daVerona leggiadro pirsere.

Paolo della Mano Milaneſe plasticatore .

ParisBardonc Triuigiana pittore,diſcepolode Fisiano., ? :

Parrafio Efefio figlio di Enenoralsiero, .gram perdore, principal.me

tišta cheprimaintroduffe la ſimmetria... A Dupinis.!

Pellegrino Pellegrini daKalfölda.domira deusa de Bolognat perta,e

diligentepittore,esarchitetto vniuerfale,difcepolo di Perinodelve

Peneo antico pittore,fratello di Fidia ſcalaore e sitteid ' one on 684

Perillo antice statuaje .

Perino delVaga Fiorentino vniuerfale pistare chifcepole di Raffaello ..

Peffamoderne pittore

Philone machinatere squialfece l'arsans à glaicnicfiscapace dimilte

:) !

0349.73:11

PICT
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Pier' Brugul Fiamengopittore .

Pier Cocho Alofto pittore,& architetto .

Pier'd'olanda pisiore.

Peer da Vinci Fiorentinoſcoltore.

Pirro antico pittore .

Pietro Peruginodegno pittore,maestro di Raffaello& Gandentio.

Pietro FranceſcoPaveſe pittore .

Pietro Riccio Milaneje potrore, diſcepolo di Leonardo Vinci, treni in

Pietro di Coſmo Fiorentinopittore ,

Pirrone Filoſofo doo pittore .

Piſicrale antico ftatuaro .

Pitagora Samio Filoſofo & orefice .

Pitagora da Samopittore, dofasuaro diſcepolo di Pitagora da Reggio

in Toſcana.
2

Pithio Pirineo architetto, do fcoloque .

Platone Filoſofo, & pittore .

Polibio machinatore .

Policleto Sicionio accuratoflatwaro . Bin

Polide antico ſcoltore,ftatuaro,depistore .

Polidoro da Rodefamoſo ſcoltore dellaocoonie .

Polidoro Caldara da Carauagio accuratißimo de prontißimopitsore,

illuſtratore delle antichità di Roma.

Polignoto Atenieſe pittore.

Pompeo Leoni Aretino ftatwarodel Catolico Re Filippo, figliuolodi

Leone. cinio ih zloglo

Porfirio logico doMarematicoso

Prafirele diGrecia , o d'Italia celebratißimo staluaro , & fcoltore , il

quale ſcriſſecinque libri delle operefamoſe delmondo ,dipissura,

ſcoltura , & fasoartaca

Prometeo plasticatore .

ProtogenedaGauno di Rodifudiofosebepatiente pittore, efialwarianiz

vinna

. :: : 2

1

I

12

in ? 2

2

QuintinoMefio d Anuerfavalente, do accuratepintareperfection
Rafaelo
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.6 ") duro prossigami ei o 13 : 1

Rafaello SanchiodaVrbinounico pittore, da anladicered,damanieraz 7 .

di cui hanno offerwats i primi piccori delmondo. A brit ab 19:

Rafaello daReggio pittore. .916119
77

Rafaelta:de Manselupa fcoltore che architetto . : M - 1 !...

Roco Guerini de Maradi architetto militare":"30%. 1 ,, ?

Romulo Fiojentina'pistaxe,difcepolo del Salmiani:lser IIM 0:114.9499.'1

Roſſo Fiorentinoprontißimopittore forvarohiseudosiu 1 como 1999:1

Raggiero da Brufelles eccellente pittore . 99639 Cloi sc34311

Synonymery pies

a127: 7 al2o Iabihan na 6 UZ ! hiribil

SAlaino Milaneſe pittore,diſcepolodi Leonardo.

San Marino architetto vniuerfakehiinl*3,09:30 15.0 , 1 ni d'I

Santo Luca egregiopillore,&ſcoltore.

Scilio Cretenſe ſcoltore .

ScipioneGaetanopittore . pys ud A09942 us oitola ni !

Scipione Delfinone, Milaneſe ricamatore inosti * 320, das sicilo's

Scopa rarißımoſcoltore anrico.... buvoilo:1abrutistub ost od gründey

Sabusirana Sertia Bologneſe,pittore,vel rabitexta..bowl Oroblul

Sebordanet Tedeſco pittore,& imagitaron dheunte alls gostosas"

Serapione anticodo bizarropittore . groting gloria

solnio Luchefe fcolspra'l o lob armish .One 3**I u toe!

Simone Memmi Seneſe ſingolar pittore,diſcepolo di Giotto. .droj

Simone PetenzanoVenetiano, pratico, con delesseuole pikore diſcepola

di diriano.

Soerdie ansico daraxofcoltore,de piespre...isip saof mysissa

Socrate Atenieſe chiarißimo Filoſofo,& fcarpellino Il

Socrate antico ſcoltore . ..9*** sio 34"

Softræteraschneiraprincipaitadella torre delvfblado Faros ah org29014

Sofonisba Angoſciuola Cremoneſeproniapitirice difcepola di Bernar

dino Campi.

Stefano Scoto Milaneſe,pittore, & maestrodi Gaudentio con Pietro Per

suenis ftatutia antico 3231 Daleciyib
oluna guitrigino

.

Tades

ܢ:
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Timante diciproʻillustre pittore . : 1 .
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T4deo Zuccaro daS.AngeloinVado,pittore valente fratello diFe

Telefane Sicionia piecore . wbk ...,250.16 i (derico.

Telefane Foceoſtaluaro che ſcriſſe dell'arte .

Tenodoro ftatuaro antico .

Teodoro Harlemio Fiamengo pittoreraro .

Teon antico pittore , so MP3, 3333 K

Teſibio machinatore,& inuentor de gl'organihidraulci ...'2015

Teſifoneſommo architetto di DianăEfeſia.

Telifonte statuaro fcriffedell'arte .

TeſifeneGneſio architetso militare mirabile sitty

Tiburilo Main Puwels ſcoltosaprincipale difigure picciole dilegno ,

á fratello di Agnolo.

Timagora Cabana pittore checompoſe verfe di pittura alouet

Timonaco pittore & ſcoltore antico ,

Timoteo antico e pregiato ſcoliore .

Timoleo Viteda Vrbipo celebrato pittore,& diſcepolo di Rafaello.is

Tindare, antico fcoltøre .
ve FA 06:41 , ' win

Titiano Vecelio da Cador ſingolar pittore,o Canaliero . 27.071'ls

Tomaſo da la portada Porlez ſcolioseraro nel contrafar l'antico ,eamian

Fabile nelle maſchere.

Troſo da Monza acuto pittore.

Torianofiauaro antico.

Turpilio daVenetia, che fu il primopisture che dipingelle damano

manca, & Cawaligro Romano, lg... varul

..valci ,

} innanloviciilola

cils LI. . Si riistad

. - isl.A

VicenzoFoppd Milaneſe pittore che fériffedell'arte'.

Viceriżo Ciwerchio Milaneſepittore,&maeſtro de Bernardo Zenile,

Vicenzo Brellano prizore .

VicenzoMoiesta da Garauaggio pittore .

Virgilio

}

CI.

Stiros, Olun

.U !..( 1.1150

o

V

V

3 ir pas
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Virgilio Sole Tedeſco pittore,& intagliator dirame.

Vitelleone
Thuringopoloni gran

propertino.

Viellio ſcrittor & Matematico

T

ViYumio Pollione principaledo univerſale architetto . sav ?

Xenocrate pittore et Marnarosche ſcriſſe de l'artifadijaspolodiEsti

fecrate .

silin

ZEnodoro Toſcano granfatuare,&-fcolore.

Benfi d'Heraclea eccellenskfimo piesore, plaflicator : 182 ]

.

Tauola dei nomi degl’Autori citati nell'opera,

A
Ariſtobolo C

Ariſtide ,

Abbare Triremio . Ariſtofane .

Achille Statio Alell.no Ariſtotile .. Catalogo dei Santi.

Agatarco. Arrigo....
Catullo .

Ageo ., 13 1. Atanalio ..!!
Celio

Albrigo .
Auicenna . Ceſare primoImp.

Alberto Magno . Aulo Gellio .. Chriſtoforo Láding.

Alberto Durero . Auſonio Gallo .

Alceo .
Autori de la prima, Claudiano. f ..

Alchindo.
& ſecodapartedel Clemente ' .

Aleſſandro Napolit. le medaglie . Columela..ma
sa

Aleſſandro Velutello. Cornelio Tacito ,

Aleſsadro Piccolomini
D

Anaſlagora .
Baldeſſar Caſtiglio

Andrea Alciari . Beda . Ing. Damaſceno . S T

Andrea Vellalio . Benedetto Varchi Damiano Maraffi

Aniano Marcellino Bernardo Tatlo . Daniel Profeta .

Apollodoro , Bartolomeo Scapi. DanielBarbaro .

Apollonio .
Bibbia. . : Dante Alaghieri.

Apiano .
Budoo , til Dauid Profeca .

De

1

Cicerone , inici?

1

B
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De gentium aliquot
Iacobo Marazzi.

migrationibus. Galeno . Iacobo Barozzi .

Democrito... Gemino . ! lamblico .

Deocrito . Giereinia Profeta. Ifaia Profera .

Diodoro Siculo curs Giesù figliuolo diSic Iliodoro .

Dione . rach' . Ifidoro Chriſtianiſt.

Dioniſio Alicarnaſſo. Giob .
L

Dioniſio diſcepolo di Gioſeffo Hebreo .

S. Paolo..0 . ! Giovanni Boccaccio Latrancio

Dominico Camifoni : Giouanni,dela Cáfa. Legédario dei Sáci'.

Donato ,utili" , 1 Giouanni Andrea de Lentulo .

03 ... 11, l'Anguillara á, fi il . : Leone Battiſta Alber

E.001.1 Giouanni Lenclaer . Leontio 13 " ciftia

sisi O'T Giouanpidi Frigas Lico , .. Sogo

Eliano

Giraldhoo!11:12 Licofrone . '

Girolamo Cardano , Luciano..075359

Epicuro .
Guba .

Eraclito '.
LuigiAlamanni. ..??

Giulio Camillo , Lucio Mauro .

Era fiftrato ,

GuglielmoRódeleti. Lucretio . ...i
Eſchilo . ?

Lodouico Arioſto .

Elchina .

Guglielmo Chouk.

duſtino . 01.3

Euangeli'.

Lucio Apuleio .'

is , via ?
Euclide . M

nista !?

Euripide.
. HannibalCaro .. ? Macrobio ...

Euſebio .

EzechielProfeta .
HannibalCroce ;

Hazeno Araboj 123 Marcello .. 0 ]

Hermete !! 0 : 2 Marco de la Fratta .

' Di 41091013 ! Herodotos" Å oli? Martiale. .01.01

Falcone.it Herofilo. "Hefiodo ., Marciano Capella . I

Federico Goifoni.V Higino .Higino..io Marino.

Feſto Pompeo . Hipparco. .online Mario Equicola .

Filone .
Hupipocrate :101992 Marſilioficiñoain

Filaftrajo , s12369 Hiibil Peum... 0.3.2 MatteoMariaBaiata

Fornuto . Hiſto . Mattioli . (do.

Franceſco Petrarca. Homero Greco . Mercurio Trimegi

Fráceſco Barberino . Homero Egittiano . Ito .

Frate Luca delBorgo. Horatio . Moſco

Fulgentio .
More .

1
Fuluio Viſino . Muſonio Greco .

Fuluio Morato. lacobo San Nazaro .

Orfeo

.

30

Manilio pocta

Something

pocta Greco ,
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Punane

on . :)

Pio Papa .

O R Strabone,

Suetonio

Orfeo , Rabano . .Ciii ) Suida .

Oro ApollineDelfico Raimondo Lullo . Supplimentodelle

Quidio .. Realdo Colombo . croniche .

Ruffino ,

P T
Bioint

S.

Paleffato . Choti
:) Teleſia ...cois

Paolo Giovio : " . Sadoleto's wie ) Tcocrito... 2

Paolo Orolio . : ; .! Salómone.011615 ) Terentio , velta
T

Pauſania .
Saluiano'. INSLU. Tertuliano.it

Perfio . Saluſtio . Theodontio .

Pierio Valeriano , Santo Giouanni. Tibullo ...

Pietro Bembo . Santo Luca . Tito Liuio .

Pindaro .:) Santo Matteo . Tobia vecchio .

Santo Paolo Tolomeo

Pione : Santo Agoſtino Torquato Tallo .

Pitagora,
Santo Girolaino . Tranquillo

Platina. Santo Gregorio .
V.61903

Platone . ) Santo Bernardo. )

Plauto ) . S. Tomaſo d'Aquino Valerio Maſſimo.

Plinio . Sebaſtiano Serlio. Valerio Flaco .

Plutarco .
SebaſtianoHers' . Varrone .

Polibio ..... ! Selua di varie letcid Vegetio .

Pomponio Mela . Seneca.:,'(ni. Vicenzo Cartari.

Pontano..kalo Seruioc'a.A ons !! Virgilio.

Porfirio..i 37511 Seſto Pompeo o li Vite de gl'Imperat

Proclo . Sicilo Araldo . Vite degl'ottomani

Propertio ' T Silio Italico . Viccellione .

Simonide . Art Vittruuio .

Q Solino . ....

o'rtzu ?

Quintiliano . SperoneSperoni,

QuintoCurcio .
Scariorul Zaccaria profeta .' ?

Oll " ,

I ones. 101: Errori

DA !!!!!

.011
11 : 5

011 43110 " ; ' .

i

Son 14 . :: ; ? Ci: -1

OBS ! 0,2 odos

2

ویهک...هب:
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Errori di piu importanza traſcorſi nell'opera, il primo numero

fignifica la carta , il ſecondo la linea ,
if

A carte 1.linea27. rirtuouoritruouo, l. 3o. mecaiche mecaniche,1.33. Tofoani To

Scani, 4.1., 15. por per , I. 20.era l'hebbero , l. 27. buouo buono . 8.1.26. uuo vno .

13.133. conſcibili,conoſcibili . 20. 1.40. dimentione dimenfione. 21. 1. 20.n'eu'e

22.1. 16. metteriameterla . 25.1.5. altri arte. 30. 1 18. colorare collocare.31.1.15 .

colicon,leuarai il con.33.1. 1.detutto, I. 20. in , va leuato,l.27. & & ad .34.1.16.Si

mante Timante,l. 35. terzo primo.36.1.20. questo quel.37.1.24.lingua la lingua ,

126.chiama,li chiama,l.29. Tamis,lígl'uni, Tomis, gl'uni.40 l.g. l'oitrecco ſtretto ,

41.1.37.mettamerà, l.46. gofiogozzo.42. 1.49. deldi. -43.1.1. che'che e , lig. allo

dalloh. 14. va leuato layli 16 : capo corpo: 44.1.33 :quidiqui. 451.8.dopo alalto!

capitello giongerai ſono.46.1's yno yna 51. 128. diece di,diece : 53.1. 13 profilo

profilo. 54.1.18, dalladella. 5511.40. tre trè , 881 29. trerto ſtretto,l.29.faccie faccier

59.1.2.partiicolari particolari,1 3 1 quo noue . 61.1.14. larghezza larghezze: 1.114.do

ci dodici .62.1.19.vndeei yndesi.64.d.34; va leuato calos.1.13.membeo membro

66. 1.20 profilo profilo 68.h3, àè.70 1.15.podi piedi.71. l.1.rattto tratto.72.1.13.

Tela .78.1, 12. de delle, l, 2 2, deldal.79 1. 32.di delle. 80. l. 1.moimo31.1.13.loro

di loro. 83. 1.28 . quali delle quali . 84.1.zzi che che . 85.17. fx ſe: 86.1.31.Canno fan

ng 39.cuuo tutto.89.1.28.riuolo uouolo,l-28.dopole canelatureualeuato il fono.

90 16.delg'degli.93.1.14.chiama chiamano.94.1.16 valeuato l'altre. 100.1. 150

in tanto ,lın tanco, 101 , 1.25.nó che checou.roz:1.4.diece altreleua altre, 187.1110

incarnamenti inarcamenti, 1.38. inlolentemente inſolentemente,l 39. l'inerti, l'inet

ca. 109.1, 6. à va leuato. 110.1.29.ellalarce efta arte. 122.1.27.ocio occh !0.123.1.28.

detto Iliruon. 128.1. 16 ua leuato Dauid,13 od 8.occiderlo va leuato ,l.3o. vitio é vitio .

130,& è ua leuato . 131.11.l'altra fortezza,la fortezza, l 35. ched'132.1.16.gli gli Gi.

134116. s'ha hà. 144 139. ridurrei riduce.147.1.6.ftruzzicamenti Pizzigi. 150.132.

mogliemeglior.155.1.6.iltoriaiftoriadoue. 157.1.6.è và leuato.162.1.u rijvà leuato

165.1.26.d'altri & d'altri. 167. 1. 11. [ coltarodir.168.1 40.fa ua leuato : 170.1.3 1.lui

egli . 17 1.1. 18. elpas'e. 174 1.18.difcodidiſcordi. 175.I. n . con con li.176.1.5.in lain

la fella . 179.1,26.palto impafto. 184.1.24.dida. 187.1 27.ſopra contra.184.1.36.men

te niente.igol.z.nondoui eflendoui, l.8. sforza forza,l.28 .d'onde, èd'onde.191.132.

cinapri cinabriel.38.oglio auorio. 193.1.9.olo oro. 193.1.9.ho ha, l.zz.grano grallo.

194.1.19.la crea,l'ocrea. 196..34.dadal 2on.l.2 s.riguardante della, del riguardante

la. 202.1.1s foffe foffero . 204.1.14. & trapunta& bianca. 124.cheva leuato.zos.1.7 .

pini priui.206. I.z. caua cauaor . 207. 1.24. gouernatore gouernare. 209. l. 1. ſalira

fatira, l.32.verde diuerde.2 10.1.23.deva leuato.211.4.19.foffe di, 1.31.1lvaleuato.

220. 1. 16. da che che da.229.1. 1.doue dire.226.1.9 . caricirarità, 227.1.29. cauſa

caufata, l. 35. vn Sauio Aulonio Poeta . 228.1.9 potendo potendoff,l.18.el del .

231. 1. s . alla dalla, 1.22.corti certi 232.14.li cof . 233.1.16 gliche egli. 235.1.ult.

concludono fi concludono,1:25. Gi è detto va leuato.237.1.16.che ua leuato. 239.1.17 .

per che per, l. 28. fiafia,l.3 2. farebbe farebbe.1-34 farebbefarebbe. 241.1.2 .quan

ta queſta. 143. 1.14.cheualeuato. 246.1.13 . fine fine .247. 1. 12. cedeuede.25 o.lz.

l'occhio &l'intelletto l'occhio fidiminuiſcono voglionoche. 254 1.26.tutto il tutto ,

1.32.tonica tomica.256.1.4. cseche . 258.1.6. per perche,l.29. a va leuato.259.1.18 .

I'và leuato . 262.1.39.non lo può mediraramente fare ,va leuato. 270 1.25.più va leua

to .271.1.6.alcun niun. 292. 1. 16.doppo Chriſto vafcricco,la Conuerſione diS.P.10

lo.l.274.1.8.ci èdefuccede.274.l.pen.ferti ſcritti ſeguita,alcune coſe di Bartolomeo,

275.1.32.dell'de gli,1:34 può no può {277. Li.coma canna,281.1.38.rino l'uno. 285

Lzs.far far. 288.132.voggavegga.. 37. valeuato più á. 289. Lis. Giune Giunone.

299



292.J.g.leua eminente.302.1.24 :valeuato & altre duedella compofitione fatralas,

la terza vaſecondal, 26. vnava due,l.26. trèva due,h.26. terza va ſeconda,l. 27 due

va vna,& cre della letteralignata D. 305.15 ſaràfara.3 12.1.11. tutti va leuato.316.

1.4.di vedere diuedere.323.1.19.cire cirerai.325.1.z3.doppo partendo ſcriuerai ciaſcu

na di.332 bi.vnoè di qualiera. 333. ſeriuerai dopovedere,macon più ragione.333.

1.25 . doppo facciata fcrieerai facendo però le lorquantita fimili a quella del primo,

che fe folle del diece ſarebbe meglio , ouero da la pianta lo leuarai , tirandola giù in

proſpetciua -339.1.18. Vergine alla Vergine 3541.37. nauinauti-355.1.1. intorno

l'onde intorno vederl'onde.355.138.doppo par le parisè369 1:35.nocheche non

370.1.17. diedi.371.1.39. che egli,che gli.376.1.7.deli dell' 378.1.14 .dedel.386.'

1.17.Cclarevaleuato.388.133. delle dalla 398.1.24. rappreſentate rappreſentafie.

409. k24. modoemodo . 420.1.20.peio però 426.1.25. non ne.429.1 19 doue va

leuato.434. ba alla 2436.1.26 . doppo ftadijva ſcritto , & vn alcra di metallo 45 01.trb

cord core: 45.2.1.25 .chizua china.453.12.d'artijdi d'arti: 496.1. 14 perle eperle.

463-30.Bulina Fuluio.465 1.37.tita tira. 471.1.29.dhuna diuina |40 caua unanza

raunanza. 472. 1.20.fenno il tetto ,ſonno il letto. 475. 1.38.non pid,non è la più . ?

486.1 3.uolgono figuardano leveggono pet fronte. 488.1.32.darglidagli: 489.1.29.

cptal fembro cal ſembrò de . t. 30: Poeti,di Procri,l.36.nona noua. 490 | 16.Gl'occhi

vanna fotto įverti diScatio 8491. 1. 13.fup tuo.497 1 11.fetto ferro .498.13 1.le à le.

499d .1.danadiuiua.502.1s aſpi aſprs.18. Qual'di çigno,uannonelo idegno dop

po Virgilio 5o6.1.23.ſe'gli: 5071 21.braice brage. $08.133: và aggiunto Dellapro
dezza. 515. 1. 16.va aggiunto Della vergogna.sawl29 s'afperfe,s'aperſe. 529.1.11.

Venerebeuere.5545.1.15.e di Saturno di Sarorno è.5-46 .136. dipingendo dipingerlo.

$ 48.1.3 r.eravaleuato.55 1.1.33.sferasferza.553.1.4. fauor furor.557.13 1.sferasferza.

560 1.18.per valeuaco. 561.1.9.conducea conduca.5 63.11 ardore arbore 14.fenia

fenici. 567.1.17.freccie treccie. 1568.1.15 de di, l.19.citerea citera,l. 19 citerco cite

ro , l.30.doppo mare leuarai, nella quale pittura ſuperò il cantare d'Homero, che di

Venere già fatto hauea 5 73.1.z.dcu'doue.t.4 perperuaméteperpetuanotte.574 10.

della di lei.576. 1. dela. 579 1:24. pür pip.581.1.4.vante vanta.s 95 : di chelecanne

marine va leuato fino alla parola olerediciô.604 1.1 .Eol’Bolia.606. lis la valeuato .

6o9.1.22.nari nari. 610 :1.18.pian pan.611.1.3 1.Balce Palee. 613 13 1. concendendo

contenendo: 615.1.18 . doppo Serono ſeriueraicon il fufina. 6 18.1.1.Caualetto Ca

waletto . 620.1 11.calcagno calcagno .626.138. le .627,134 Agnolo Angelo.629 .

1.243 accio ciò : 635. 1. 10. vn ſo , un non sòl 637.6 19. torta ricorta , 1:20.mancava

deuato. 648. l. 1. onicechine, onicchine 649. 1. 36.dignodiſegno.654. 1. 32 : Juofio

luoco. 665.1.28. carma carna : 668.1.6. elmo olmo.

1 : :,J'IG !

R E.1GP $ 9TR 0 . :: ebiti 1.6
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Queſto Capitolo và collocato nel ſeſto libro doppo il capitolo 16.

car. 328.

1 .

ni

lia

-e

di

Dell'arte di allongare la villa quanto livuole,de parimentidelfor

gtapparati delle ſcene colquadroſopra dettóGeomeirico.

Cap. XVI. lz::..

С

Onuione ſempreper intendere l'arte d'allongare la viſta quí

to vnoi che lappi la diſtanza chceda te alla facciata, percio

che fecondo quella verrai à conoſcerequanto minuiſcano le

proportioni. Ma per il meno faraiche lo fpatio, non fia minore

di quattro braccia; ilche con l'eſfempto ti pongo lotto à gl'ocche

porraiti in unluogo largo per eſempiodegl'alçci , quattrobrac

cia fra tè e la facciatachevuoidipingere, & perallongare la vilta

quanto vuoi co'l minuirele proporcioni che entrano nella faccia

ta , piglierai vn compallo ,& fegnerai le quattrobraccia che lo

no da te alla facciata & queſta linca chiamerailinea del vedere,

la qualcvà giuſto akipiede della facciata . Iquadro . Dietro cui ſo

guitera la linea della proportionc o liaello . Nella quale ſegne

raiancora le quattro braccia co’l.compado. Qra volendo minui

re queſtaproportione , porrai nel primo braccio àcanto alla fac

ciata della proportione quarero altre parti le quali chiameraj

braccia , & multiplicandole nella proporcione quattro via quat

tro fanno fedici,& tanti ſono le braccia che tu ſtai a vedere lonta

no la facciaca . Venendo poi al quadro Geometrico , lo farai coli

à perpendicolo della facciata & çirerai la linea della vifta , nella

quale ſegnerai lequattro braccia gjukedel compaſſo ,& in fondo

a quella riceraià liuello l'altro braccio comequello di lopsadel

la proportioneche ne contiene quattro , co'l quale congiongene.

do la quarta linea,li viene a fare ilquadro altoquattro bracoia &

largo vno che necontiene quattro , Or paſſando al tuoocchio

ordinato al vedere, tiretai yna linea alprimo braccio minuito ne

la proportione & lo interſecherai nella facciata,& coli farai alle

cendo braccio al terzo & al quarto interſecandoli tutii nella fac

ciata , doue à ſquadro di lei di crerai tutti fino à se. Poi nel loco

doue tu vuoi porre il punto o finedel tuoocchio , tireraile quat

to braccia ſegnate nella linea della viſta portata alla linea del se

dere , coinc dil nell'altro capo da te alla facciata , & quiui tu ve
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derai minuire le quattro braccia in proſpectiua grárioſamente . ;

Er tornando alla proportione cioè,a lle trè braccie che reſtano,

partirai ciaſcuno diquelle braccia in quattro che riuſciranno do

decis facendole ſouro i quadriGeometricicomeil primo; & tirá :

dole poi con linee al tuo occhio& interfecandole nella facciata,

& doppò à lquadro di quella tirandole ſopra la linea delvedere,

qu trouerai minuire le ſedici braccia in proſpectiuaſotto al nume,

ro delle quattro braccia che ſono da te alla facciata , Et parimene

ti potrai accrefcere & multiplicare le vedute quanto vorrai per

che ſappiamo certo cherappreſſo igrandiſſimi proſpetciui toſto,

che li fanno lepiante fi giudica dell'elfere dell'edificio tanto alto

comebaſo in cutre le parti chepuò effere veduto . Ma volendo,

ancora diſegnare le piante delle figure ,colonne, arbori;& ciò.

che ſi vuole , tireraidi ſotto dalpiede della facciata che fai canca

retto con la proportione vna linea diagonale , la qualequanto

più ( cede al baſſo più le proporcioniſi minuifcono comeli dira ,

& quantovà piùappreſo, tanto più vengon grandi. Impero che

fegnando in quelle linee diagonali le piáte diciò che vuoi, îi che

entrino nella facciata , da quei ponti lignaci nelle lineediagonati

verrai sù a ſquadrodella linea della proportionenella proporcio

peifteffa , & citeraial tuo occhio eli ponti fignati nella propora

tione dellepiante diagonali trasferiti a quella,& quiui interſecas

dolile linee della facciata, quiui le ſegnerai; che ſono le profon

dica che entrano nella facciara; Ma venendo alle larghezze, o 16.

ghezze,o part obliquedeimembri, o di ciò che li la trasferito

all'occhio gli legnerainella linea delvedere& portátigli al pan

to conlinee, & dopoiàſquadro della facciara tirari in elfelinee

le interſecátioni delle piante traſportatedultaproportione' all'oc

chiota pocrattentare le altezze delle figure , dellecolonne ,&di

quello che vuoi , facendo te parci entrar poco nella facciata , lo

qualiſefoſſero vedute con tanta diſtanza ſarebbero conformi &

& vguali. Auuertendo però che ſe li faranno di buon chiaro &

{ curoli vetrano à leuare queitanti intrichi & abuſi, che commet

tono i pittori , per cauſa di queſte vedute tanto lontanc,& riuſciu

ranno piaceuoli, Però tu puoi vederequanto via grande la diffi

coltà di queſta arce , cofi da queſto comeda i capitoli precedenti

&che ſeguiranno . Er queſta via tengo che gl'antichr la ofſeruaf

ſero come Calamide e Lilippo'ne' ſuoi balli rilieui, comenefa fe

de la colonna Traiana & altri più antichi, e frà moderni il Buona

narottia



parri ,& Baccio Badinelli , & altriſtupendi in queſta arte , comeil

naſtro Fontana. In queſto iftello modo, ſi posſono leuare le fabri

che & apparatidele ſcene eleuate nelle parti poſteriori, acciò che

per la longa viſta non paia elfa apparato ſproportionato a gl'oc

chi dei vedenti coli in pittura quanto di baſſo rilieuo . Ma ecci

queſta difficoltà in pittura, che le figure ordinate nella facciaca

non polkono apparere alla viſta noſtra ſe non ſono vedute tanto

lontane come li rappreſentano. Imperoche ſi sà chiaro che l'oc

chio noſtro nő vedeappreſſo altra parte che quella che li gli rap

preſenta; ma dipoi tirandoſi più lontano il corpo ſi gli vedono le

parti d'intorno più che quello cheſivede ortulamente appreſſo ,

ancora che ti paia più grande,chele altreche ti appaiono più pic

ciole . Siche èbiſogno eſaminar diligentemente , & intendere

queſta ragion di profpertiua , perche veggiamo che molti eccel

lenti nell'arte vogliono ritrarre ignudi, & panni appreſſo delle

figure che vanno collocate lontano , & non intendendo l'arte

del vedere reſtano ammorbati in queſti ſuoi abuſi ,poiche le ri

tratte figure gli reſtano ancora apprello, non ſapendo loro diſcer

pere che le linee di ſpargono più velocemente dilontano ,& da

preffo ottufamente s’inalzano& s’abbalfano . D'onde ancora li

vede che le i ritrattori del naturale ſtanno appreſſo della figura

che ritrano,ancora che lo facciano eccellentemente, nondimeno

gli alori che la veggono,dicono quella cal pictura nó rallimigliac

al naturale . Et ciò viene perche il pictore nel ritrarre gli ſta via

çino , la doue gl'intendenti della proſpettiua Itanno di lontano,

al naturale quanto èlonga vna perſona e più le ſipuò fare, facen

do che iraggi de gl'occhi riceuono. i membri del ritratto dolce.

mente , in modo però che l'occhio del ritratto, & del pittore lia

no á linca retra . Et queſta difficoltà non li troua nella ſcoltura ;

percio che in lei cutte le parti fi mifurano & li compallano lecon

da l'arte dichi sà operare .
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