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1. In tro du zione1
Tra i gran di ar tis ti del pro prio se co lo, Se bas tia no Lu cia ni (Ve ne zia,
1485 – Roma, 1547), poi del Piom bo per l’uf fi cio ot te nu to da papa Cle‐ 
mente VII, non gode di una for tu na uni vo ca nell’arco dello svi lup po
cri ti co e sto rio gra fi co. In par ti co lare, la fase ve ne zia na – pre ce dente
al tras fe ri men to a Roma nel 1511 al se gui to di Agos ti no Chigi per le de‐ 
co ra zio ni della Far ne si na –, pur ricca di ca po la vo ri come il Giu di zio di
Sa lo mone, le por telle d’or ga no di S. Bar to lo meo e la pala di S. Gio van‐ 
ni Cri so sto mo, ha sof fer to sia della man can za quasi as so lu ta di do cu‐ 
men ta zione e fonti di rette, sia di una du re vole in com pren sione da
parte della cri ti ca, che nei se co li a più ri prese ha at tri bui to le sue
opere ad altri ar tis ti, Gior gione in pri mis, il cui mito pres to fi nisce per
adom brare la fi gu ra del suo gio vane «crea to»2. L’ar ti co lo si pone
l’obiet ti vo di ri per cor rere le tappe fon da men ta li di tale iter sto rio gra‐ 
fi co in età mo der na – dal Cin que cen to al Set te cen to, da Va sa ri a Lanzi
– , os ser van do come la fi gu ra di Se bas tia no ve ne zia no evol va e ma tu ri
nella cos cien za della cri ti ca, alla luce delle uniche due opere gio va ni li
at tri bui te gli con cer tez za fino a Ot to cen to in ol tra to, ov ve ro la pala
d’al tare per la chie sa di San Gio van ni Cri so sto mo e le ante d’or ga no
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per quel la di S. Bar to lo meo, in pros si mi tà di Rial to, nei ses tie ri ris pet‐ 
ti va mente di Can na re gio e S. Marco.

2. La cri ti ca cin que cen tes ca
Le prime no ti zie su Se bas tia no ven go no dal ma nos crit to di Mar can‐ 
to nio Mi chiel, che lo cita so la mente in due pas sag gi : in re la zione al
ri trat to del San naz za ro nella col le zione pa do va na di Pie tro Bembo,
dis per so e non ri fe ri bile alla fase ve ne zia na ; e nella ce lebre des cri‐ 
zione dei Tre fi lo so fi di Gior gione – iden ti fi ca ti nel qua dro di Vien na
–, in casa di Tad deo Conta ri ni, i quali sa reb be ro stati com ple ta ti da
Se bas tia no.

2

Al di là della ve ri di ci tà della no ti zia, che non è nos tro in ter esse in da‐ 
gare in ques ta sede, ciò che im por ta è il primo ri co nos ci men to, da
parte di una voce cri ti ca per se co li in edi ta, del le game ar tis ti co tra
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Se bas tia no e Gior gione, una per ce zione dell’arte del gio vane pit tore
che trova ris con tro nelle fonti coeve3.

La confer ma a ques ta os ser va zione ar ri va pun tuale con l’edi zione tor‐ 
ren ti nia na de Le vite di Gior gio Va sa ri. Nella Vita di Gior gione è men‐ 
zio na ta l’opera che di ven ta punto di ri fe ri men to per ogni pa ro la sulla
pro du zione ve ne zia na di Se bas tia no nell’arco della sto rio gra fia ar tis ti‐ 
ca. Si trat ta della pala per l’altar mag giore della chie sa di San Gio van ni
Cri so sto mo, ivi cus to di ta an co ra oggi.

4

Va sa ri, però, at tri buisce la ta vo la al pit tore di Cas tel fran co, in cor ren‐
do così in un cu rio so quan to si gni fi ca ti vo equi vo co. La breve des cri‐ 
zione segue in tutto e per tutto le ca rat te ris tiche sti lis tiche as so ciate
dall’au tore a Gior gione, ov ve ro l’imi ta zione del « vivo della na tu ra » e
il chia ros cu ro, tale da far « per dere l’ombre delle fi gure », che contri‐ 
bui reb be ro alla nas ci ta della ‘ma nie ra mo der na’4. L’er rore del Va sa ri
ri sul ta un chia ro in di zio per la com pren sione del per io do ve ne zia no
di Se bas tia no, che ri mane in dis so lu bil mente vin co la to all’opera di
Gior gione. Con la se con da edi zione, la giun ti na del 1568, l’au tore cor ‐
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regge l’at tri bu zione della pala – a se gui to forse del sog gior no ve ne zia‐ 
no del 1566 – ri por tan do la a Se bas tia no. Vero connois seur in as sen za
di fonti, Va sa ri non ri nun cia ad av vi ci nare l’opera allo stile di Gior‐ 
gione, per la cui so mi glian za – scrive – po trebbe es ser gli at tri bui ta «
da chi non ha molta co gni zione delle cose dell’arte »5. Ce lan do gof fa‐ 
mente il pro prio er rore, Va sa ri conti nua co munque a ri fe rire all’opera
le stesse ca rat te ris tiche con cui des cri ve rebbe un Gior gione, vale a
dire il « co lo ri to » e il « ri lie vo », ter mi ni chiave del di bat ti to ar tis ti co
cin que cen tes co.

Mo ren do Se bas tia no, ormai del Piom bo, nel 1547, Va sa ri gli de di ca una
vita già nell’edi zione tor ren ti nia na del 15506. Le in for ma zio ni sull’at ti‐ 
vi tà ve ne zia na ap paio no quan to me no fu mose, senza la des cri zione di
nes sun’opera in par ti co lare. Certo, una ra gione lo gi ca ri guar da il
frain ten di men to del di pin to più im por tante rea liz za to da Se bas tia no
in am bi to pub bli co. Così, dopo un’in tro du zione quasi mo ra lis ti ca alle
vi cende bio gra fiche, Va sa ri ri por ta su bi to la no ti zia per cui, prima di
av vi ci nar si alla pit tu ra, Se bas tia no fu un va lente mu si co, es per to nel
liuto, ca pace di farsi ap prez zare all’in ter no dell’élite ve ne zia na gra zie
alla pro pria maes tria. Già solo quest’os ser va zione, ap pa ren te mente
tras cu ra bile nell’eco no mia del brano, nas conde una serie di im pli ca‐ 
zio ni sulla per ce zione del pit tore e della scuo la ve ne zia na dopo Bel li‐ 
ni. L’edu ca zione mu si cale cos ti tuisce un vero e pro prio topos let te ra‐ 
rio ap pli ca to ai pit to ri ve ne zia ni del primo Cin que cen to, a par tire dal
ca pos cuo la della nuova età, Gior gione. Si trat ta quasi di una me ta fo ra
atta a gius ti fi care il li ris mo to nale e la poe ti ca della nuova pit tu ra ve‐ 
ne ta, dif fi cil mente ac cer ta bile sto ri ca mente, ma forse, per il caso di
Se bas tia no, ipo tiz za bile7. La condi vi sione di ques to per cor so, come
già sug ge risce Pal luc chi ni8, por rebbe le basi per le af fi ni tà poe ti ca e
sti lis ti ca tra i due pit to ri. Su ques to sos tra to, ecco cos truir si ne Le
vite le vi cende di alun na to di Se bas tia no: prima, come Gior gione, Ti‐ 
zia no, Lotto e tanti altri maes tri della pit tu ra ve ne ta, pres so Gio van ni
Bel li ni, cam pione ve ne zia no della se con da età, e poi con Gior gione, al
pari di al tret tan ti ar tis ti coevi. Un cur ri cu lum in dis pen sa bile per la
mo der ni tà della pit tu ra ve ne zia na, un ca none let te ra rio, non ché
l’unica no ti zia va li da in man can za di do cu men ti. Si cu ra mente un va‐ 
lore ag giun to è for ni to dalla ce lebre es pres sione, im pie ga ta dal Va sa ri
nella Vita di Gior gione, e molte volte ri pre sa, per cui Se bas tia no e Ti‐ 
zia no sa reb be ro i « due ec cel len ti suoi crea ti », ca pa ci di ren dere
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meno do lo ro sa la per di ta del maes tro9. Se la for ma zione gior gio nes ca
si confi gu ra al lo ra come una tappa in dis pen sa bile nel per cor so ar tis‐ 
ti co nella Ve ne zia di in izio Cin que cen to, nel caso di Se bas tia no ques ta
è av va lo ra ta da tutta una serie di mo ti vi e ris con tri sti lis ti ci che
l’hanno sempre resa cre di bile agli stu dio si. Con il cenno all’at ti vi tà ri‐ 
trat tis ti ca, anch’essa topos della pro du zione ve ne zia na di primo Cin‐ 
que cen to, Va sa ri chiude la trat ta zione del per io do gio va nile del Lu‐ 
cia ni. Agos ti no Chigi cerca di condurre Se bas tia no a Roma più per le
ca pa ci tà mu si ca li – an co ra ri mar cate – e la pia ce vo lez za della per so na
che per la qua li tà della pit tu ra, che viene men zio na ta solo nell’ot ti ca
di Se bas tia no : Roma gli ap pa ri rebbe come la meta ideale, il luogo
pro pi zio per l’in ge gno ar tis ti co e per il pieno com pi men to della sua
car rie ra. Un viag gio ob bli ga to, nell’ot ti ca del Va sa ri, per lo svi lup po di
uno stile ar tis ti co alto, ma anche un im pli ci to ri co nos ci men to della
sup pos ta su per io ri tà della scuo la tosco- romana su quel la ve ne zia na,
im pos to dall’au tore de Levite a un ve ne zia no che sce glie Roma.

Con la se con da edi zione, la des cri zione della gio vi nez za di « Se bas‐ 
tian Vi ni zia no » si ar ric chisce di al cu ni par ti co la ri10. Giun to alla trat‐ 
ta zione delle prime opere, le in for ma zio ni si am plia no fino a com‐ 
pren dere esem pi concre ti: per i ri trat ti, ecco ci ta to quel lo di «Ver de‐ 
lot to fran zese », maes tro di cap pel la a San Marco, e Ubret to, suo can‐ 
tore, che Va sa ri af fer ma tro var si pres so lo scul tore Fran ces co San gal‐ 
lo dopo es sere giun to a Fi renze con la no mi na a maes tro di cap pel la
di San Gio van ni del Ver de lot stes so. Non si co nosce di quale ri trat to
si trat ti, ma la des cri zione dei suoi spos ta men ti res ti tuisce una certa
cre di bi li tà al testo. Ri trat ti di mu si ci sono molto dif fu si nella pit tu ra
ve ne ta dell’epoca, tut ta via il ri cor rere in sis tente del tema in re la zione
alla prima opera de crit ta sem bra quasi confer mare il sup pos to ca‐ 
none edu ca ti vo e mi lieu cultu rale in cui Se bas tia no si sa rebbe for ma‐ 
to. L’altra opera ci ta ta è la pala di San Gio van ni Cri so sto mo, fi nal‐ 
mente res ti tui ta a Se bas tia no. Ar ri van do al mo men to della par ten za,
ris pet to alla prima edi zione Va sa ri concede al pit tore anche una certa
fama, giun ta fino a Roma, ri co nos ci men to d’ob bli go di fronte alla qua‐
li tà e all’im por tan za al me no della pala di San Gio van ni Cri so sto mo.
Così Agos ti no, sen tite le lodi per Se bas tia no a Roma, ne ap prez za in
primo luogo la pit tu ra, oltre all’im man ca bile ta len to mu si cale e alla
pia ce vole com pa gnia.
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Come scrive Hirst11, Va sa ri rag giunge al cu ni tra i punti più bassi di at‐ 
ten di bi li tà sto ri ca per la des cri zione del per io do ve ne zia no di Se bas‐ 
tia no. Il fatto che la fase ro ma na del Lu cia ni sia molto più chia ra‐ 
mente des crit ta in di ca una ge ne rale man can za di dati sull’at ti vi tà del
pit tore prima del 1511, com pen sa ta da ca no ni di in for ma zio ni a par tire
da una cri ti ca ge ne ra liz za ta delle di na miche ar tis tiche la gu na ri. Al
contra rio, la trat ta zione cro no lo gi ca dell’at ti vi tà ro ma na de no ta
un’at ten zione tale da ren dere la parte suc ces si va della bio gra fia va sa‐ 
ria na una fonte di prima im por tan za12. Oltre ad una co nos cen za più
ap pro fon di ta delle vi cende contem po ra nee e ai mag gio ri contat ti con
l’am biente ro ma no, tale at ten zione po trebbe es sere le ga ta ai rap por ti
di Se bas tia no con ar tis ti come Raf fael lo e Mi che lan ge lo, al ver tice
della ge rar chia va lo riale del Va sa ri. Il quale, oltre a ri ma nere in su per‐ 
a to per se co li per la quan ti tà di pa role de di cate all’ar tis ta, apre le
porte a una serie di temi che an co ra oggi ca rat te riz za no gli studi. Gli
è se con do per am piez za Raf faele Bor ghi ni, che ri prende il testo va sa‐ 
ria no, stem pran done i toni po le mi ci e ag gior nan do so la mente gli
spos ta men ti del ri trat to di Ver de lot e Ubret to13.

8

Cri ti ca mente di mag gior ri lie vo è l’icas ti ca de fi ni zione che ne dà
Paolo Gio vio, negli in com piu ti Elo gia agli ar tis ti14 : l’uma nis ta è il
primo a iden ti fi care cri ti ca mente i ca rat te ri ge ne ra li dell’opera di Se‐ 
bas tia no, quel la sin te si, oggi alla base della sua for tu na, tra il di se gno
tosco- romano – « mira te nui tate li nea rum » – e il co lore ve ne zia no –
« amoe no […] co lo rum tran si tu » – ca pace di pa ri fi car lo ai gran di ar‐ 
tis ti della Pe ni so la dopo la morte di Raf fael lo. Le splen dide pa role di
Gio vio pon go no in di ret ta mente l’ac cen to sulla for ma zione del pit tore
in re la zione alla sua opera, un’ere di tà cultu rale ga rante di uno degli
as pet ti fon dan ti la sua qua li tà ar tis ti ca, e cos truis co no un giu di zio
che mos tra in contro luce il topos cri ti co sul co lore ve ne zia no e sul di‐ 
se gno tosco- romano.

9

Per tutto il se co lo, chi scrive d’arte es prime giu di zi ge ne ri ci su Se bas‐ 
tia no, trat tan do della sua opera pre va len te mente in re la zione al di‐ 
bat ti to cri ti co del tempo, con par ti co lare ri fe ri men to alla dis pu ta sul
pri ma to del di se gno o del co lore che a lungo ha op pos to l’arte fio ren‐ 
ti na e ro ma na a quel la ve ne zia na. Dis cre di ta to da Lu do vi co Dolce –
che, dopo aver lo de fi ni to una « bella gemma » pur ché non pa ra go na ta
a gemme più pre ziose e dopo aver bia si ma to Arios to per aver lo ac co‐ 
sta to ai nomi di Raf fael lo e Ti zia no nel canto XXIII del Fu rio so, lo de ‐

10



Alterne fortune di « un Venetian molto ecelente! »: la critica d’età moderna sull’attività veneziana di
Sebastiano del Piombo

mo lisce tra man dan do l’aned do to sul res tau ro delle Stanze va ti cane in
se gui to al Sacco di Roma15 – l’ar tis ta passa quasi in os ser va to per si no
nel Dia lo go della pit tu ra di Paolo Pino, il cui «dio della pit tu ra»,
quell’unione di co lore ti zia nes co e di se gno mi che lan gio les co, avrebbe
po tu to confar si ai ca rat te ri dell’opera di Se bas tia no già in di vi dua ti da
Gio vio16. Nu me rose sono poi le voci che trat ta no bre ve mente del pit‐ 
tore nel corso del se co lo – Are ti no, Fran cis co de Hol lan da, Bion do,
Lo maz zo – senza però sof fer mar si sulla spe ci fi ca at ti vi tà ve ne zia na17.
In ge ne rale, tale fase sem bre rebbe conce pi ta più come un’ere di tà
cultu rale, de ter mi nante per lo stile dell’au tore, che un per io do di at ti‐ 
vi tà con le re la tive opere, e si confi gu ra più che altro in un ter mine
iden ti ta rio – il Ve ne zia no, Vi ni zia no o Ve ne tus che ne ac com pa gna il
nome nei testi e con cui l’ar tis ta spes so si fir ma va – del tutto ti pi co
per un uomo del Ri nas ci men to18.

Vero e pro prio ponte della sto rio gra fia ar tis ti ca tra Cinque e Sei cen to,
la Ve ne tia, città no bi lis si ma et sin go lare di Fran ces co San so vi no, pub‐ 
bli ca ta a Ve ne zia nel 1581, cos ti tuisce il primo esem pio di to po gra fia
ar tis ti ca mo der na de di ca ta alla città la gu nare. L’unico ri fe ri men to a
opere di Se bas tia no è ov via mente alla pala di San Gio van ni Cri so sto‐ 
mo, nel ses tiere di Can na re gio, per la quale però il San so vi no fa un
passo in die tro ris pet to alla piena at tri bu zione al pit tore19: Gior gione
avrebbe co min cia to la pala d’al tare « con le tre virtù theo lo giche » –
ap pa rente frain ten di men to del sog get to, forse ri fe ri to alle tre sante –,
com ple ta ta solo in se gui to da Se bas tia no. Tale no ti zia, che sem bra
unire le due edi zio ni va sa riane, ha ge ne ra to un di bat ti to cri ti co che,
no nos tante le sco perte do cu men ta rie, ar ri va fino ad oggi20. Di Se‐ 
bas tia no si scrive anche che affrescò la volta della tri bu na, pit tu ra
non men zio na ta se non nelle edi zio ni am pliate del testo e igno ra ta sia
dalla cri ti ca an ti ca sia da quel la mo der na, ec ce zion fatta per Lucco21.
In fine, stu pisce nel testo di San so vi no la to tale as sen za delle ante
d’or ga no di San Bar to lo meo, opera pub bli ca di prim’or dine nel ca ta lo‐ 
go gio va nile del pit tore. La quasi to tale es pun zione del nome di Se‐ 
bas tia no dall’opera non è del tutto in dif fe rente. Di fronte alle pre cise
an no ta zio ni nel resto del testo, San so vi no sem bra quasi sce gliere di
li mi tare il più pos si bile la fi gu ra di Se bas tia no : la pala di San Gio van ni
Cri so sto mo as sume va lore per ché co min cia ta da Gior gione « fa mo‐ 
sis si mo pit tore », non per ché por ta ta a ter mine da « Se bas tia no, che
fu frate del piom bo in Roma »: il quale, forse, a qua rant’anni dalla sua
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morte, viene per ce pi to dall’au tore come un pit tore ro ma no, tale da
non rien trare nel com pu to di quelle ca rat te ris tiche che ren do no ‘sin‐ 
go lare’ la città.

3. La cri ti ca se cen tes ca
È sul solco del San so vi no che oc corre pro se guire per tro vare fonti se‐ 
cen tesche circa le opere gio va ni li di Se bas tia no Lu cia ni, in testi di vul‐ 
ga ti vi – bio gra fi ci e per ie ge ti ci – che mi ra no, ris pon den do al Va sa ri, a
dare una di gni tà ar tis ti ca e let te ra ria alle varie scuole della Pe ni so la.
Per il caso ve ne zia no, la Ve ne tia di Fran ces co San so vi no è sot to pos ta
a due edi zio ni am pliate nell’arco del se co lo – di Gio van ni Strin ga del
1604 e di Gius ti nia no Mar ti nio ni nel 1663 –, che, però, non ap por ta no
no ti zie si gni fi ca tive ri guar do alle opere di Se bas tia no del Piom bo, se‐ 
guen do senza mo di fiche le in for ma zio ni del San so vi no, no nos tante le
no te vo li ag giunte e l’ag gior na men to del testo. Manca an co ra, ad
esem pio, un qual sia si ri fe ri men to alle ante d’or ga no di San Bar to lo‐ 
meo, pur es sen do la des cri zione della chie sa in en trambe le edi zio ni
lunga quasi due volte l’ori gi na ria22.

12

Nel 1657 il for li vese Fran ces co Scan nel li pub bli ca Il mi cro cos mo della
pit tu ra, un testo, frut to del viag gio in tra pre so nel 1642 tra le mag gio ri
città ita liane, volto al de li nea men to delle loro scuole pit to riche dal
Quat tro cen to ai suoi gior ni. Scan nel li col lo ca Se bas tia no all’in izio dei
pit to ri dello Stato Ve ne to contem po ra nei, ma im pli ci ta mente meno
fa mo si, del « Gran Ti zia no »23. Il mi cro cos mo è il primo testo a porre
chia ra mente Se bas tia no nell’am bi to della scuo la ve ne ta e a in di care,
al di là dell’epi te to, ris pet to a quale tra di zione ar tis ti ca fosse per ce pi‐ 
ta la sua opera al di fuori di Ve ne zia. « Fra Se bas tia no » fa rebbe al lo ra
parte degli ar tis ti af fe ren ti alla « Se con da Scuo la », ca pi ta na ta da Ti‐ 
zia no, « c’hà l’ori gine, e conser va tione nello Stato Ve ne to », co di fi ca ta
nei ca rat te ri di « mag giore spi ri to » e « mi glior ve ri tà ». La cri ti ca
dello Scan nel li all’opera di Se bas tia no man tiene una po si zione me dia‐ 
na: da un lato, in fat ti, lo loda e ne ri co nosce l’im por tan za; dall’altro lo
ri tiene non del tutto « ade qua to »24 se confron ta to con i nomi dei
mag gio ri ar tis ti mo der ni – Raf fael lo, Ti zia no, Mi che lan ge lo e Leo nar‐ 
do –, senza però as su mere l’ac cen to po le mi co di Dolce. In tale neu‐ 
tra li tà ris pet to alla po si zione cri ti ca mente am bi gua di Se bas tia no ri‐ 
siede il pre gio del giu di zio de Il mi cro cos mo: che, in fat ti, nelle poche
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righe de di cate alla gio vi nez za di Se bas tia no, ri por ta no ti zie più og‐ 
get tive e im par zia li delle fonti pre ce den ti. Così, in una prosa pu li ta e
conci sa, si scrive che a « Ve ne tia sua Pa tria » realizzò sì la pala di San
Gio van ni Cri so sto mo e le sue « leg gia dris sime fi gure », ma anche le
ante d’or ga no di San Bar to lo meo, l’altra im por tante com mis sione
pub bli ca, che fi nal mente entra nella let te ra tu ra cri ti ca
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Dell’opera, in par ti co lare, Scan nel li ri fe risce il sog get to – « di ver si
Santi » – e l’alta qua li tà della pit tu ra, am mi ra bile so prat tut to nella fi‐ 
gu ra di San Se bas tia no, « ignu do d’es qui si ta bel lez za »25. Così fa cen‐ 
do, Scan nel li am plia il ca ta lo go del pit tore e for nisce alla cri ti ca uno
dei suoi ca pi sal di, da su bi to ri co nos ciu to come au to gra fo. Scan nel li,
che visse a lungo a Roma, è un au tore conscio dell’im por tan za di Se‐ 
bas tia no nell’am bi to della sto ria dell’arte. E in quan to tale, con una
po si zione cri ti ca non ve ne zia na, ri co nosce il va lore delle sue opere
gio va ni li, spe cie in vista della ce le bri tà ro ma na, trat ta ta su bi to dopo.
L’am plia men to degli oriz zon ti cri ti ci de Il mi cro cos mo ga ran tisce una
vi sione più im par ziale e ar ti co la ta, che si pone og get ti va mente nei
confron ti dei di pin ti dell’ar tis ta, senza ri nun ciare a men zio narne per
una re stri zione conte nu tis ti ca sta bi li ta a prio ri, se con do un’ot ti ca ge‐ 
ne rale atta a mos trare la com ples si tà e i le ga mi tra di verse tra di zio ni
ar tis tiche.
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Il dis cor so di ven ta an co ra più chia ro fa cen do un passo in die tro dal
punto di vista cro no lo gi co. Nel 1648 Carlo Ri dol fi pub bli ca Le ma ra vi‐ 
glie dell'arte, overo, le vite degli illus tri pit to ri ve ne ti, e dello Stato,
grande e or ga ni ca ris pos ta ve ne zia na al Le vite del Va sa ri. Se bas tia no
Lu cia ni è il grande as sente dell’opera. Non solo non gli viene de di ca ta
una bio gra fia, ma è no mi na to in un’unica sede, tra gli « es te ri pit to ri »
– come in di ca to in una pos tilla del testo a stam pa – rap pre sen ta ti
nella col le zione dell’av vo ca to ve ro nese Gio van ni Pie tro Cor to ni, in
una di gres sione alla Vita di Do me ni co Bru sa sor ci26. È quin di evi dente
che nell’ot ti ca della cri ti ca ve ne zia na Se bas tia no è un pit tore di
un’altra scuo la, quel la ro ma na, mo ti vo che non rende pos si bile la sua
in ser zione nel ca ta lo go degli ar tis ti lo ca li. No nos tante ques to si len zio,
il Ri dol fi è una fonte di prima im por tan za per la no ti zia circa il terzo
pi las tro su cui si fonda l’odier na com pren sione del ca ta lo go gio va nile,
vale a dire il Giu di zio di Sa lo mone a King ston Lacy, nel Dor set.
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L’opera è iden ti fi ca ta con quel la des crit ta all’in ter no della lunga bio‐ 
gra fia de di ca ta a Gior gione, la cui for tu na e la cui ri cer ca tez za nel
Sei cen to sono la causa di un in cre di bile nu me ro di at tri bu zio ni, ten‐ 
den za che Hirst ar ri va ad di rit tu ra a de fi nire ‘pan gior gio nis mo’27. In
par ti co lare, Ri dol fi re gis tra il di pin to in Ca’ Gri ma ni di S. Mar cuo la –
at tuale Ca’ Ven dra min Ca ler gi –, ne ri por ta il sog get to, il pre gio sti lis‐ 
ti co della « bella mac chia » di Gior gione e ne spe ci fi ca l’in com piu tez‐ 
za nella fi gu ra del « mi nis tro »28. L’opera è ac qui sta ta nel 1820 come
Gior gione da William Bankes – i cui eredi de vol vo no nel 1981 di mo ra e
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col le zione al Na tio nal Trust – ed è ac co sta ta al nome di Se bas tia no
per la prima volta da Be ren son nel 1903, po si zione che poi va a im‐ 
por si pro gres si va mente dagli anni Tren ta del No ve cen to fino all’at‐ 
tuale stato dell’arte29.

Au tore di prim’or dine per la cri ti ca ve ne zia na del Sei cen to è Marco
Bo schi ni, che nel 1660 pub bli ca La carta del na ve gar pi to res co e nel
1664 Le mi nere della pit tu ra, am pliate e ri date alle stampe dieci anni
dopo con il ti to lo de Le ricche mi nere della pit tu ra ve ne zia na. Il primo
testo è uno dei ca po la vo ri della let te ra tu ra ar tis ti ca ita lia na: il dia lo go
in en de ca silla bi re dat to in dia let to ve ne zia no vuole des treg giar si nel
‘mare’ della pit tu ra ve ne zia na, con un me ta fo ri co ‘na ve gar’ che nella
poe ti ci tà sem bra ri far si alla ben più fa mo sa na vi cel la dan tes ca, ma
che si ab bi na per fet ta mente a Ve ne zia, su per ba pit tu ra e al contem po
cen tro, nella po si zione cam pa ni lis ti ca dell’au tore, della più im por‐ 
tante scuo la ar tis ti ca. Al vento VI, Bo schi ni de di ca sei quar tine a Se‐ 
bas tia no, vi es prime un giu di zio ge ne rale e un com men to sulle opere
ve ne ziane30. Il passo co min cia con una lode a Se bas tia no, la cui pur
in dis cus sa im por tan za ri mane se con da, anche in ri co nos ci men ti e ti‐ 
to li, a Ti zia no, pro ta go nis ta della pit tu ra ve ne ta cin que cen tes ca, non‐ 
ché suo più vi ci no ter mine di pa ra gone a par tire dai crea ti va sa ria ni.
La se con da quar ti na co min cia a di mos trare le sue qua li tà ar tis tiche
con la des cri zione dell’opera ve ne zia na. Cu rio sa mente, dopo il lungo
si len zio rotto dallo Scan nel li, sono le ante d’or ga no di San Bar to lo meo
ad es sere des critte per prime e più pro fu sa mente: quat tro fi gure, «
di gnis sime fa ture », si tuate sull’or ga no della chie sa. Bo schi ni sem bra
anche ri fe rir si alla com mit ten za dell’opera, scri ven do che fu of fer to
un grande e « de co ro so » com pen so. L’au tore in se gui to pro cede con
ul te rio ri lodi all’ar tis ta, si gni fi ca ti va mente de fi ni to « Ve ne tian molto
ece lente »: li mi tan do si il dia lo go all’am bi to la gu nare, Bo schi ni ri co‐ 
nosce l’im pos si bi li tà di di lun gar si su Se bas tia no ve ne zia no, dal mo‐ 
men to che lasciò in città solo un’altra opera, la pala di San Gio van ni
Cri so sto mo, ci ta ta senza al cu na des cri zione ag giun ti va. L’ul ti ma quar‐ 
ti na cos ti tuisce forse la se zione più in ter es sante del passo e me ri ta di
es sere ri por ta ta in toto:
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Per ché l’hà fato le so’ ope ra cion

A Roma, dove l’hebe pre mij rari.

De lù gran cose hà ra sonà el Va sa ri.
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Dove è ‘l ben xè la Pa tria l’hà rason.31

Così scri ven do, Bo schi ni chia risce in ma nie ra de fi ni ti va la ques tione
circa la po si zione, già in tui bile, ma non an co ra es pli ci ta, della cri ti ca
ve ne zia na sull’opera di Se bas tia no del Piom bo. È la car rie ra – ro ma na
–, cui si le ga no le opere, i re la ti vi com pen si, ma so prat tut to la fama
del pit tore, a de ter mi nare nella città di Roma, e non di Ve ne zia, la sua
vera pa tria. E tale concet to è tal mente sen ti to da an dare oltre alla
per ce zione sti lis ti ca, ai modi gior gio nes chi della sua pit tu ra gio va nile
e all’in fluen za che quest’ul ti ma ha avuto sulla ma tu ri tà dell’ar tis ta. Il
ri fe ri men to al Va sa ri lo pro ve rebbe ul te rior mente : non solo cos ti tui‐ 
rebbe un dato sulla trat ta zione va sa ria na dell’opera ro ma na di Se bas‐ 
tia no – di cui si omet to no i toni po le mi ci –, ma anche un “pas sag gio di
consegne” tra la sto rio gra fia ar tis ti ca ve ne zia na e quel la tosco- 
romana, cui spet te rebbe trac ciare il pro fi lo di quel lo che ormai è di‐ 
ven ta to un grande es po nente della sua scuo la.
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Le mi nere si confi gu ra no come una guida alla città in sei parti cor ris‐ 
pon den ti ai ses tie ri. Ri per cor ren do il testo, le opere di Se bas tia no ri‐ 
cor ro no nelle ris pet tive col lo ca zio ni. Delle ante d’or ga no, in par ti co‐ 
lare, è per la prima volta in di ca to il sog get to pre ci so, spe ci fi can do i
nomi dei santi e la loro po si zione: san Bar to lo meo, de di ca ta rio della
chie sa, e san Se bas tia no sull’es ter no, ad ante chiuse; san « Luigi Rè di
Fran cia » e san Si ni bal do, pa tro no di No rim ber ga, de fi ni to « Pel le gri‐ 
no » forse per gli at tri bu ti della conchi glia e del bas tone – che ri chia‐ 
ma no l’ico no gra fia nor di ca di San Gia co mo Mag giore32 –, ad ante
aperte. Il frain ten di men to più vis to so è, però, quel lo sul pre sun to san
Luigi, in real tà san Lu do vi co di To lo sa. Se è vero che in ve ne zia no Al‐ 
vise tra duce tanto Luigi quan to Lu do vi co, la di ver sa ico no gra fia delle
fi gure bas te rebbe a evi tare l’er rore, che ri corre iden ti co anche per la
pala del Bel li ni in San Gio van ni Cri so sto mo: forse il Bo schi ni confonde
le due ico no gra fie, tanto da ri pe ter si ne Le ricche mi nere, in fluen zan‐ 
do le ge ne ra zio ni suc ces sive33. Anche per quan to ri guar da la pala di
San Gio van ni Cri so sto mo Le mi nere ap paio no più det ta gliate delle
fonti pre ce den ti. Prima opera di Can na re gio, la pala rap pre sen te‐ 
rebbe il santo ti to lare e san Gio van ni Bat tis ta in sieme ad « altri Santi,
e Sante »: per so nag gi, ques ti ul ti mi, su cui la cri ti ca si è a lungo di vi sa
per la man can za di at tri bu ti evi den ti. Dunque, se Le mi nere pre sup‐ 
pon go no un ar go men to es clu si va mente ve ne zia no, Bo schi ni, a dif fe‐ 
ren za di San so vi no, non ri nun cia a ci tare le opere di Se bas tia no. In
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ques to, ha il pre gio della lu ci di tà dello Scan nel li, dando un sag gio mo‐ 
ti va to della po si zione della cri ti ca ve ne zia na nei confron ti del pit‐ 
tore34. Le ricche mi nere for nis co no un’ul te riore confer ma al dis cor so:
nell’elen co di bio gra fie de di cate agli ar tis ti ve ne ti le cui opere sono
es poste man mano nel testo non c’è nes sun cenno alla vita di Se bas‐ 
tia no, una scel ta per ti nente e coe rente ris pet to alla scuo la che l’au‐ 
tore ha l’am bi zione di pre sen tare, des cri vere ed elo giare. Ep pure, le
sue opere sono re go lar mente ci tate, senza al cu na dif fe ren za ris pet to
a Le mi nere, ri prese pa ro la per pa ro la35.

Prima di pas sare alla trat ta tis ti ca set te cen tes ca, si pro pone un ul ti mo
testo, Il ri trat to di Ve ne zia di Do me ni co Mar ti nel li, pub bli ca to a Ve ne‐ 
zia nel 1684. Negli Avisi Mar ti nel li in di ca quali siano i suoi mo del li di
ri fe ri men to, sia da un punto di vista stilistico- strutturale, sia da un
punto di vista conte nu tis ti co: San so vi no, Bardi, Strin ga, Mar ti nio ni,
Bo schi ni, ov ve ro i prin ci pa li nomi della let te ra tu ra sulla città di Ve ne‐ 
zia tra Cinque e Sei cen to, da cui Mar ti nel li trae pa ro la per pa ro la il
suo testo36. Così, sia per le ante d’or ga no sia per la pala di S. Gio van‐ 
ni, la loro des cri zione è del tutto iden ti ca a quel la de Le mi nere, fi‐ 
nanche negli er ro ri del Bo schi ni, ag gra va ti da una svis ta sul santo pa‐ 
tro no di No rim ber ga – S. Pel le gri no Si ni bal do – trat ta forse dalla sua
ico no gra fia37. Il testo del Mar ti nel li è tes ti mone di un sen tire ar tis ti co
che si ri co nosce e si confor ma con la pro pria tra di zione cri ti ca. La
per ce zione dell’arte ve ne zia na viene così a conso li dar si at tra ver so i
testi della let te ra tu ra ar tis ti ca lo cale, che fin da su bi to es clu do no il
nome di Se bas tia no del Piom bo dal loro com pu to. Le opere pub bliche
pre sen ti in città, seb bene siano so la mente due, cos ti tuis co no un ap‐ 
pa ra to suf fi cien te mente im por tante e pres ti gio so per non es sere
igno rate da quei testi che, con modi quasi in ven ta ria li, mi ra va no a
mos trare Ve ne zia come una ca pi tale ar tis ti ca di in su per a bile ric chez‐ 
za. A fronte della po si zione de fi la ta nella cri ti ca ve ne zia na, un au tore
come lo Scan nel li ci offre una po si zione del tutto contra ria: Se bas tia‐ 
no è ri co nos ciu to come uno dei gran di es po nen ti della scuo la ve ne ta
no nos tante gli svol gi men ti della sua car rie ra e la sua opera gio va nile
rien tra così nella piena le git ti mi tà della trat ta zione. Come già sot to li‐ 
nea to, è l’aper tu ra di oriz zon ti oltre il confine la gu nare a confe rire
alle pa role dello Scan nel li la loro lu ci da og get ti vi tà. Se la sto rio gra fia
ar tis ti ca sei cen tes ca, con rare ec ce zio ni, non avesse preso la via es‐ 
clu si va delle varie scuole e tra di zio ni lo ca li, ma avesse as so cia to ad
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essa una vi sione più ge ne rale, sa rem mo pro ba bil mente rius ci ti a rin‐ 
trac ciare più fa cil mente le in fi nite trame che le ga va no le nostre città.

4. La cri ti ca set te cen tes ca
Nel Set te ce ne to il ge nere della let te ra tu ra per ie ge ti ca si dif fonde dif‐ 
fe ren zian do si per grado di pro fon di tà nei vari testi: alla sen si bi li tà di
col le zio nis ti e ama to ri, si va ac cos tan do con sempre mag gior forza la
fi gu ra del tu ris ta, del fo res tie ro, che ar ri va in città dalle altre re gio ni
d’Ita lia e d’Eu ro pa e di essa vuole co nos cere tra di zio ni, usi so cia li e
po li ti ci, prin ci pa li edi fi ci e opere d’arte. Nel caso ve ne zia no, a fian co
della let te ra tu ra delle guide, si af fer ma, so prat tut to dalla se con da
metà del Set te cen to, una trat ta zione più or di na ta e sis te ma ti ca, che
ha il chia ro obiet ti vo di ca ta lo gare, for nire co nos cenze e chia vi di
com pren sione, a par tire dalle opere conser vate e ac ces si bi li. Ora, è
scor ret to porre una netta ce su ra tra i ge ne ri a tale al tez za cro no lo gi‐ 
ca, no nos tante pro gres si va mente pren da no vie net ta mente dis tinte, a
li vel lo lo cale e na zio nale. Tut ta via, ri mane in dub bio che queste due
ten denze ave va no des ti na ta ri e pub bli ci di ver si: da un lato i fo res tie ri,
dall’altro un’élite cultu rale eru di ta; non due ca te go rie es clu sive ed
iso late, ma, spes so, coin ci den ti e so vrap po ni bi li, iden ti fi ca bi li in oltre
con la folta schie ra di ama to ri e col le zio nis ti, che, a li vel lo eu ro peo,
ve de va no nelle opere di scuo la ve ne zia na nu clei tra i più pres ti gio si
delle loro rac colte.
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Di in ter esse per l’ar go men to in ana li si è il Fo ras tiere illu mi na to di
Giam bat tis ta Al briz zi nel 1740. Come si evince dal ti to lo, il li vel lo di
pro fon di tà e la vas ti tà delle in for ma zio ni sono in di riz za ti a un certo
tipo di tu ris ta, cu rio so di eru dir si delle cose ve ne ziane. Nei fatti, l’au‐ 
tore scrive un’ul te riore ricca guida ai mo nu men ti e alle opere d’arte
della città, aper ta mente in de bi to con la tra di zione del ge nere. Così,
tor nan do a Se bas tia no, tro via mo le opere nelle chiese di San Bar to lo‐ 
meo, gior na ta prima, e di San Gio van ni Cri so sto mo, gior na ta terza.
Per le prime, l’Al briz zi si es prime solo con un « bel lis sime » ; il fatto
poi che l’au tore le re gis tri « ai lati dell’or ga no » in dur rebbe a cre dere
che fos se ro te nute aperte o smon tate ris pet to alla col lo ca zione ori gi‐ 
na ria38. La pala di San Gio van ni Cri so sto mo, in vece, è men zio na ta
solo come una delle pit ture che de co ra no i sette al ta ri della chie sa : è
in ter es sante no tare come, stan do alle pa role spese nelle des cri zio ni
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dei di pin ti, le ante d’or ga no da Bo schi ni in avan ti sem bri no ris cuo tere
un mag gior suc ces so cri ti co39. In ogni caso, in testi come il Fo res tiere
illu mi na to si perde l’acu tez za di un Bo schi ni o di uno Scan nel li. Il di‐ 
ver so scopo dell’opera com por ta un ap piat ti men to nel giu di zio a fa‐ 
vore dei toni po si ti vi dell’elo gio alla città da illus trare. Una minor pro‐ 
fon di tà cri ti ca, dunque, che si unisce a una mag giore su per fi cia li tà
des crit ti va : si smus sa no i det ta gli, si sem pli fi ca no i giu di zi, a fa vore di
un testo re la ti va mente po ve ro di in for ma zio ni, ma forse più leg ge ro
di let tu ra e più spen di bile sul mer ca to, ar ric chi to di im ma gi ni che
com ple ta no e di luis co no le des cri zio ni. Pro se guen do sulla stes sa
linea, nel 1779 ven go no pub bli cate a Bel lu no le No ti zie in ter es san ti che
ser vo no a far co nos cere in tutti i suoi ses tie ri l’in cli ta città di Ve ne zia. Il
testo non cri ti co, ma fa cile e di vul ga ti vo, si fa tanto sche ma ti co da
ela bo rare le des cri zio ni come elen chi di opere: così Se bas tia no è un
nome nella lista di « belle Pit ture » della chie sa di San Bar to lo meo e S.
Gio van ni Cri so sto mo40. L’arte, in tale ge nere let te ra rio, deve es sere
no mi na ta det ta glia ta mente – visto che la sua quan ti tà cos ti tuisce uno
dei prin ci pa li mo ti vi che ren do no in cli ta la città di Ve ne zia – ma non
per ques to spie ga ta o in ter pre ta ta.

Fa cen do un passo in die tro, è ne ces sa rio a ques to punto pre sen tare la
per so na li tà più im por tante in am bi to ve ne zia no per la sto ria della cri‐ 
ti ca e del pa tri mo nio ar tis ti co della Re pub bli ca nel Set te cen to, Anton
Maria Za net ti il Gio vane. Chia ro sag gio del suo la vo ro è la Des cri zione
di tutte le pub bliche pit ture della città di Ve ne zia e isole cir con vi cine,
pub bli ca ta a Ve ne zia nel 1733. L’au tore si pone l’obiet ti vo di pro se guire
l’opera del Bo schi ni, ag gior nan done i ri sul ta ti fino ai suoi gior ni. Si
trat ta di un com pen dio spe ci fi co e det ta glia to delle opere pub bliche
ve ne ziane, il cui in ten to ca ta lo gi co è ri vol to in pri mis alla co nos cen za
dell’en ti tà del pa tri mo nio. E in fat ti, una prima se zione è de di ca ta a
brevi in tro du zio ni bio gra fiche agli ar tis ti di scuo la ve ne zia na, dove
non manca il nome di Se bas tia no. Le poche righe sul pit tore sem bra‐ 
no tra sporre in prosa i versi del Bo schi ni : la for ma zione sulle opere di
Gior gione e Ti zia no, il tras fe ri men to a Roma, dove « seguitò altre
scuole », per si no l’in di ca zione del Va sa ri come ri fe ri men to bi blio gra‐ 
fi co41. Così an co ra ta alla tra di zione let te ra ria, e al Bo schi ni nello spe‐ 
ci fi co, la Des cri zione dello Za net ti rie la bo ra i dati rac col ti entro il ca‐ 
no ni co sche ma a ses tie ri. Rin trac cian do le opere di Se bas tia no, ecco
le ante d’or ga no nella chie sa di San Bar to lo meo a San Marco : la loro
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des cri zione ri per corre quel la de Le ricche mi nere, tanto da man te nere
an co ra gli er ro ri del San Luigi re di Fran cia e del pel le gri no Si ni bal do.
L’unica dif fe ren za ris pet to al Bo schi ni ri siede nell’ag get ti vo « rara/e »
ri fe ri to alle opere di Se bas tia no, una nota pun tuale per la qua li tà e
all’ef fet ti va ra ri tà delle sue pit ture nel contes to ve ne zia no42. L’im pe‐ 
gno in tel let tuale dello Za net ti, dal 1737 bi blio te ca rio della Mar cia na,
dà luce a opere an co ra oggi di fon da men tale im por tan za come, per
l’ar go men to in ana li si, il trat ta to Della pit tu ra ve ne zia na, e delle pit ture
pub bliche de’ ve ne zia ni maes tri, edito a Ve ne zia nel 1771. Sud di vi so in
cinque libri, il testo si confi gu ra come una trat ta zione sis te ma ti ca di
tutti i prin ci pa li ar tis ti della scuo la ve ne zia na, cias cu no dei quali si
vede de di ca ta una spie ga zione più o meno breve se gui ta dall’elen co
delle opere vi si bi li a Ve ne zia nei vari luo ghi pub bli ci. Nella pre mes sa
Za net ti ri con fer ma l’au to ri tà della tra di zione let te ra ria, Bo schi ni in
pri mis, ma anche Va sa ri e Ri dol fi; d’altro canto, però, ne sot to li nea la
lon ta nan za, al fine di ris pon dere al me glio alle esi genze del pub bli co,
l’« Ama tor di pit tu ra » e il « fo res tiere », che de vo no es sere is trui ti «
in tutte le cose nostre pit to resche », una sto ria dell’arte di vul ga ti va,
an co ra og get to di di let to per una de ter mi na ta élite43. Se guen do l’or‐ 
dine dei libri, Se bas tia no del Piom bo è il primo pit tore trat ta to nel
terzo, tra i dis ce po li e gli imi ta to ri di Gior gione e di Ti zia no, dopo il
se con do de di ca to ai gi gan ti del Cin que cen to ve ne zia no, da Gior gione
a Ve ro nese44. Già solo il fatto che Se bas tia no sia ri por ta to nel corpo
dell’opera e non nell’ap pen dice sui pit to ri fo res ti è di per sé in di ca ti‐ 
vo. È la prima volta nella sto rio gra fia ar tis ti ca che a Se bas tia no viene
ri co nos ciu to tale ruolo da un suo conter ra neo : un fatto in edi to, che
si ca ri ca di si gni fi ca to non solo in re la zione alle opere gio va ni li, ma
so prat tut to per la com pren sione dell’at ti vi tà ro ma na. An dan do con
or dine, prima della ci ta zione delle opere di Se bas tia no, Za net ti scrive
una pa gi na di com men to sti lis ti co sul pit tore. De fi ni to come il più fe‐ 
dele in ter prete dello stile gior gio nes co dopo Ti zia no, il suo ta len to è
da tro vare nel gius to mezzo tra pas sio ni es presse della nuova pit tu ra
ve ne ta; una pit tu ra, usan do le pa role dell’au tore, in grado di non «
man care di vi va ci tà », né di « ec ce dere nel ca lore » : elo gio all’arte di
Se bas tia no, ma so prat tut to chiave di in ter pre ta zione va li da e im par‐ 
ziale ba sa ta sulla cri ti ca cin que cen tes ca per la di pen den za da Gior‐ 
gione. L’in ter ven to di Za net ti è un’ope ra zione cri ti ca di prim’or dine
per la com pren sione dell’opera del pit tore non solo in re la zione al
per io do ve ne zia no : la qua li tà di un sif fat to stile è ap prez za ta e lo da ta



Alterne fortune di « un Venetian molto ecelente! »: la critica d’età moderna sull’attività veneziana di
Sebastiano del Piombo

non solo a Ve ne zia, ma so prat tut to a Roma, dove il suo «bel modo di
co lo rire», nuovo alla città, « piacque ai lumi di quel la Scuo la ». Di
fatto, il giu di zio dello Za net ti at tri buisce a Se bas tia no il me ri to e la
res pon sa bi li tà di aver in tro dot to a Roma il co lo ri to gior gio nes co, ca‐ 
rat te ris ti ca prin cipe della pit tu ra ve ne ta, e di es sere quin di un fon da‐ 
men tale punto d’unione tra le due scuole. Pas san do alle opere ve ne‐ 
ziane, la prima pre sen ta ta dallo Za net ti è la pala di San Gio van ni Cri‐ 
so sto mo, che, confor me mente alla tra di zione cin que cen tes ca, si rim‐ 
pos ses sa della pre di le zione cri ti ca. Za net ti si di mos tra un sa piente
co nos ci tore delle fonti pre ce den ti: se la des cri zione del sog get to ri‐ 
cal ca il testo di Bo schi ni, la no ti zia della confu sione dell’opera per la
sua qua li tà con Gior gione non solo è di per sé un pa rere cri ti co, che
trova ris con tro nei ca no ni della des cri zione, ma anche un ri fe ri men to
alla prima edi zione de Levite va sa riane e, forse, anche al San so vi no.
Per quan to ri guar da le ante d’or ga no, lo spa zio ad esse de di ca to è no‐ 
te vol mente in fe riore, ma in pro por zione molto più pre zio so per le in‐ 
for ma zio ni for nite. In tro dot ti qua li ta ti va mente sulla scia dello stile
gior gio nes co, Za net ti cita solo due pan nel li, posti ai lati dell’or ga no,
ov ve ro, spe ci fi can do l’Al briz zi, il San Lu do vi co Ves co vo, del quale fi‐ 
nal mente si ri co nosce l’ico no gra fia, e il « pel le gri no » Si ni bal do. Una
nota in calce scio glie ogni dub bio e ci in for ma che gli altri due, San
Bar to lo meo e San Se bas tia no – il quale, « bel lis si mo », è delle quat tro
la fi gu ra pre di let ta dalla cri ti ca – « si conser va no an co ra », nella spe‐ 
ran za che ven ga no nuo va mente es poste dai re li gio si della chie sa.
Stan do a Lucco45, tra il 1733, anno di pub bli ca zione della Des cri zione
di tutte le pub bliche pit ture – dove sono ci ta ti tutti e quat tro i pan nel li
in loco –, e il 1771, l’or ga no di San Bar to lo meo deve es sere stato de mo‐ 
li to e sos ti tui to, così da gius ti fi care lo spos ta men to delle due ante.
Come ri por ta Bis son, in fat ti, tali la vo ri, do cu men ta ti, si svol go no esat‐ 
ta mente nel 1733 : i pan nel li con S. Lu do vi co e S. Si ni bal do sono così
reim pie ga ti negli ar re di, in cas to nate entro co ni ci in stuc co ai lati
dello stru men to, mentre S. Bar to lo meo e S. Se bas tia no ven go no spo‐ 
sta ti nella cap pel la di S. Nicolò e poi pre co ce mente in dei de po si ti46.
Za net ti trova un’im me dia ta eco nella Nuova cro na ca ve ne ta, am bi zio sa
opera del re li gio so Tom ma so Ar can ge lo Zuc chi ni: una guida alla città
di Ve ne zia il cui pro get to pre ve de va la pub bli ca zione di un vo lume
per ses tiere, una ver sione in gran di ta dello sche ma tra di zio nale, di cui
l’au tore riesce a por tare a ter mine so la mente Cas tel lo e San Marco.
Nella des cri zione delle ante d’or ga no di S. Bar to lo meo, Zuc chi ni ri ve la



Alterne fortune di « un Venetian molto ecelente! »: la critica d’età moderna sull’attività veneziana di
Sebastiano del Piombo

il suc ces so di Za net ti, di cui re cu pe ra tutte le in for ma zio ni, senza
quasi ap por tare ag giunte, ivi com prese le la men tele sullo stato delle
ante d’or ga no, nella spe ran za che tor ni no ad es sere es poste tutte e
quat tro47. An co ra nel 1797, l’anno della ca du ta della Se re nis si ma,
l’ano ni mo trat ta to Della pit tu ra ve ne zia na, dal cu rio so sot to ti to lo In
cui os ser va si l’or dine del Bu sching, e si conser va la dot tri na, e le de fi ni‐ 
zio ni del Za net ti re cu pe ra pe dis se qua mente Za net ti e Bu sching, ver‐ 
sione er ro nea di Bo schi ni48. L’unica os ser va zione che si può fare a
ques to punto è che, sta bi li ta si in la gu na una tra di zione forte, il cui ul‐ 
ti mo es po nente è Za net ti, la mag gior parte dei testi pu ra mente di vul‐ 
ga ti vi si ap pog gia ad essa ri por tan do re la ti va mente poche in for ma‐ 
zio ni ag giun tive.

Oc corre ades so, de vian do mo men ta nea mente il filo del dis cor so, pro‐ 
se guire l’ana li si pren den do in consi de ra zione un testo di na tu ra com‐ 
ple ta mente dif fe rente, la Se ries historico- chronologica Prae fec to rum
[…] S. Bartholomæi Apos to li de Ri voal to. Si trat ta di un’opera eru di ta in
la ti no com pos ta dal re li gio so An to nio Nar di ni, il quale, consul tan do
do cu men ti d’ar chi vio oggi per du ti o dis per si, ri per corre la sto ria della
chie sa di San Bar to lo meo, an ti ca mente in ti to la ta a San De me trio
Mar tire di Tes sa lo ni ca, ed enu me ra in or dine cro no lo gi co i vari mem‐ 
bri del clero che ne sono stati res pon sa bi li. Una fonte di prim’or dine,
dunque, per le no ti zie storico- documentarie re la tive agli ar re di e alle
pit ture conser vate nella chie sa. In fat ti, a in ter es sar ci sono le vi cende
circa Al vise Ricci, « Aloy sius Ritio », elet to vi ca rio per pe tuo a S. Bar to‐ 
lo meo il 7 ot tobre 1507. Dopo averne des crit to ti to li, ca riche e prov ve‐ 
di men ti, Nar di ni ri por ta la prima no ti zia circa la com mit ten za di
un’opera ve ne zia na di Se bas tia no : Ricci avrebbe com mis sio na to a Fra
« Se bas tia no a Plum bo » quat tro « Ta bu las exi mias », San Bar to lo meo,
S. Se bas tia no, « S. Aloy sii Epi sco pi » – santo epo ni mo del com mit‐ 
tente – e San Si ni bal do, che perde l’ap po si zione di pel le gri no. Ac can to
a ques ta no ti zia, di per sé di gran ri lie vo, Nar di ni for nisce altre in for‐ 
ma zio ni fon da men ta li sulle vi cende delle ante d’or ga no, che sa reb be‐ 
ro state res tau rate « nos tri tem po ri bus »49. Come af fer ma Lucco,
l’in ter ven to sa rebbe av ve nu to tra 1771 e 1788 ad opera del pit tore
Giam bat tis ta Min gar di, del cui ope ra to in va si vo Mo schi ni ri por ta la
no ti zia nel 1815 : ta gliate e ri di pinte, è solo con il res tau ro di Pel lic cio li
tra il 1940 e il 1941 che si re cu pe ra una par ziale leg gi bi li tà
dell’opera50. Per quan to ri guar da poi le ante ori gi na ria mente in terne,
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queste sono ac com pa gnate dal ter mine « conses so ris », il che confer‐ 
me rebbe la po si zione af fian ca ta all’or ga no dopo il ri fa ci men to.

Us cen do dall’am bi to la gu nare e guar dan do al resto d’Ita lia, l’ul ti mo
de cen nio del Set te cen to vede la pub bli ca zione di un ca po sal do della
sto rio gra fia ar tis ti ca ita lia na, un’opera am bi zio sa, ricca e di res pi ro
na zio nale, La sto ria pit to ri ca della Ita lia del mar chi gia no Luigi An to‐ 
nio Lanzi, edita a Bas sa no del Grap pa in tre vo lu mi tra 1795 e 1796.
L’opera si pone il fon da men tale obiet ti vo di su per are il ca none sto rio‐ 
gra fi co delle bio gra fie a fa vore di una trat ta zione sis te ma ti ca delle
varie tra di zio ni lo ca li, dai pri mi ti vi fino al suo se co lo. Ogni scuo la è
di vi sa in età, in modo tale da scan dire la grande ma te ria dei tomi, ri‐ 
pren den do e am plian do la strut tu ra zione dis tri bu ti va, ma so prat tut to
cri ti ca, del Va sa ri. A dif fe ren za della tra di zione sto rio gra fi ca ve ne zia‐ 
na – ec ce zion fatta per lo Za net ti –, il pit tore è in se ri to del pieno
degli svi lup pi della scuo la della Se re nis si ma, come il « più certo » dei
se gua ci di Gior gione, con un ruolo se con da rio ris pet to ai gradi nomi
che scan dis co no il ca pi to lo, da Gior gione a Ve ro nese51. Scor ren do il
testo, non si può non no tare come l’au tore fondi le pro prie no ti zie su
Le vite del Va sa ri, e in par ti co lare sulla giun ti na. Così, dopo più di due
se co li in cui la for ma zione del pit tore era stata igno ra ta, viene ri pro‐ 
pos to il ca none edu ca ti vo va sa ria no, ov ve ro una prima for ma zione
pres so Bel li ni, se gui ta dall’av vi ci na men to a Gior gione, imi ta to « ne’
tuoni de’ co lo ri e nella sfu ma tez za », due delle ca rat te ris tiche della
nuova pit tu ra to nale sot to li neate tra di zio nal mente dalla cri ti ca. Pur
non am plian do quan to scrit to da Va sa ri, il ruolo di Lanzi ri mane fon‐ 
da men tale poi ché ri pro pone e sug gel la un ca none in ter pre ta ti vo di
dif fi cile su per a men to. Lanzi pro cede poi alla trat ta zione della pala di
San Gio van ni Cri so sto mo ; il ri fe ri men to fra le righe al Va sa ri si es pli‐ 
ca nella no ti zia sull’at tri bu zione spo ra di ca a Gior gione per la so mi‐ 
glian za dello stile, no nos tante i due se co li in ter cor si di testi ri por tan ti
la sua cor ret ta pa ter ni tà. Prima di pro ce dere nella des cri zione, Lanzi
es prime un com men to aspro ris pet to all’arte di Se bas tia no, ov ve ro
mo ti va con la scar sez za della ca pa ci tà crea ti va, dell’in ven zione, la re‐ 
la ti va ra ri tà di opere di grande for ma to dell’ar tis ta. In ques to pas sag‐ 
gio ri siede un certo mar gine di am bi gui tà : po si zio na to tra la ci ta‐ 
zione della pala ve ne zia na e dei di pin ti per ugi ni e vi ter be si, tale com‐ 
men to po trebbe ri fe rir si tanto alla prima quan to, più pro ba bil mente,
alle se conde. Nella prima ipo te si, l’au tore in ten de rebbe al me no un
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aiuto nella conce zione della pala di San Gio van ni Cri so sto mo; nel qual
caso, si as sis te rebbe a un ri fe ri men to al San so vi no, per il quale venne
co min cia ta da Gior gione, ma so prat tut to a un’an ti ci pa zione delle cri‐ 
tiche di luite dal Va sa ri nelle pa gine de di cate in en trambe le edi zio ni
alla bio gra fia di Se bas tia no, rin ca rate dalla pro ba bile let tu ra del
Dolce. Se, in vece, il giu di zio fosse ri fe ri to alle opere non ve ne ziane,
come credo, ques to non an drebbe in nulla contro la tra di zione cri ti ca
– ri flet ten do anzi le opi nio ni di Va sa ri e di Dolce –, tra di zione che
sull’at ti vi tà gio va nile non ha mai ri sen ti to di alcun giu di zio tanto
netto e ta gliente. Pro se guen do il ra gio na men to, no nos tante lo spa zio
re la ti va mente ampio de di ca to al pit tore, c’è un grande as sente tra le
righe del Lanzi : le ante d’or ga no di San Bar to lo meo, ormai da oltre un
se co lo ac colte con fa vore dalla let te ra tu ra. E ques to, forse, è il più
grande in di zio del fatto che l’au tore, al me no per quan to ri guar da l’ar‐ 
go men to ve ne zia no di ques to ela bo ra to, non si sia spin to oltre alle
no ti zie del Va sa ri, sem pli fi can dole nella ci ta zione delle opere di na tu‐ 
ra pri va ta, i ri trat ti, e li mi tan do si all’unica opera pub bli ca pre sen ta ta
ne Le vite.

5. Conclu sio ni
In per fet ta conti nui tà con i se co li pre ce den ti, la cri ti ca tra Otto e No‐ 
ve cen to pro cede nella di re zione di un’ana li si sempre più mi nu ta e ac‐ 
cu ra ta, con testi ac ca de mi ci, mo no gra fie e im por tan ti sco perte do cu‐ 
men ta rie52. Non solo, dalle no ti zie tratte nei testi ana liz za ti si ries co‐ 
no a co gliere le ra di ci di pro ble mi sto rio gra fi ci sull’opera del pit tore
nei se co li suc ces si vi: un esem pio su tutti il caso delle ante in terne di
S. Bar to lo meo, che – com pro messe nello stato conser va ti vo – hanno
su bi to un de clas sa men to cri ti co e per si no at tri bu ti vo dopo i pe san ti
res tau ri di Giam bat tis ta Min gar di53. Il pro gres so degli studi se bas tia‐ 
nes chi si lega poi alla pub bli ca zione di nu me rose opere, confluite in
col le zio ni pub bliche e pri vate di tutto il mondo, a lui at tri buite: penso
al ma gni fi co Giu di zio di Sa lo mone di King stone Lacy, pi las tro degli
studi sul pit tore, ma anche a una serie di opere di pic co lo for ma to,
come la Ver gine sag gia di Wa shing ton, la Giu dit ta di Lon dra, le sacre
conver sa zio ni di Pa ri gi e New York, fino alle ta vo lette del Museo Lia
della Spe zia e ad opere dis cusse come la Vi si ta zione e la Sacra
conver sa zione delle Gal le rie dell’Ac ca de mia di Ve ne zia. L’am plia men to
del ca ta lo go ha por ta to anche a smar ri men ti cri ti ci du re vo li, come nel
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NOTE DE FIN

1 L’ar ti co lo è trat to dalla mia tesi di lau rea trien nale pres so l’Uni ver si tà Ca’
Fos ca ri di Ve ne zia. In ques ta sede in ten do quin di rin gra ziare il mio re la tore,
il pro fes sore Gio van ni Maria Fara, per aver mi se gui to in ques to mio primo
per cor so di ri cer ca.

2 VA SA RI Gior gio, Le vite de’ più ec cel len ti pit to ri scul to ri e ar chi tet to ri, nelle
re da zio ni del 1550 e 1568, a cura di Paola Ba roc chi e Ro san na Bet ta ri ni, Fi‐ 
renze, S.P.E.S., 1966-1987, IV, p. 47.

3 Cfr. MI CHIEL Mar can to nio, No ti zia d'opere di di se gno, a cura di Cris ti na De
Be ne dic tis e Theo dor von Frim mel, Fi renze Edi fir edi zio ni, 2000, pp. 31; 53.
Per il ri trat to del San naz za ro ri man do a GAS PA ROT TO Da vide, Il mito della col‐ 
le zione, in Pie tro Bembo e l’in ven zione del Ri nas ci men to, ca ta lo go della mos‐ 
tra (Pa do va, febbraio- maggio 2013), a cura di Guido Bel tra mi ni, Da vide Gas‐ 
pa rot to e Adol fo Tura, Ve ne zia, Mar si lio, 2013, p. 57.

4 Cfr. VASARI Gior gio, op. cit., IV, pp. 41-47.

5 VA SA RI Gior gio, op. cit., V, p. 86. Per il me to do va sa ria no, sug ge ris co NOVA

Aless andro, Gior gio Vas ari e i met odi della storia dell’arte, in Le Vite del Vas‐ 
ari: gen esi, topoi, ricezione, Atti del con ve gno (13 - 17 febbraio 2008, Firenze),

caso del co sid det to “per io do ci mes co” del pri mis si mo Se bas tia no –
ten ta ti vo di dar voce al ca none della sua in iziale for ma zione nel solco
della pit tu ra bel li nia na –, le cui ori gi ni let te ra rie ri sal go no al Fe de ri ci,
ma che venne de fi ni ti va mente confu ta to da Pal luc chi ni54. Ad oggi, la
fi gu ra di Se bas tia no ve ne zia no gode di un suc ces so cri ti co certo, tes‐ 
ti mo nia to tra le altre dalle mostre del 2008 a Roma e Ber li no e del
2017 a Lon dra : un pit tore com ples so, aper to alle no vi tà, au dace, ca‐ 
pace di ri vo lu zio nare i ge ne ri ar tis ti ci in cui si es presse e di an ti ci pare
con le pro prie in ven zio ni Ti zia no e lo stes so Bel li ni, quasi se con do un
ca po vol gi men to delle cri tiche va sa riane55.

In fine, se guire l’an da men to della cri ti ca su un per io do ar tis ti co tanto
ris tret to per mette di os ser vare da vi ci no il modus scri ben di di testi di‐ 
ver si tra loro, i loro ri fe ri men ti in ter ni, la ric chez za di un pen sie ro in
fieri da un lato sulla data spe ci fi ci tà del pit tore, dall’altro sulla conce‐ 
zione di un pa tri mo nio ar tis ti co vasto, da com pren dere e conser vare
nella sua com ples si tà.
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a cura di Katja Burzer, Charles Davis, Sabine Feser e Aless andro Nova,
Venezia, Marsilio, 2010, pp. 1-6.

6 VASARI Gior gio, op. cit., V, pp. 85-86.

7 LUCCO Mauro, Se bas tia no del Piom bo a Ve ne zia, in Se bas tia no del Piom bo
1485-1547, ca ta lo go della mos tra (Roma, febbraio- maggio 2008; Ber li no,
giugno- settembre 2008), a cura di Clau dio Stri na ti e Bernd Wolf gang Lin de‐ 
mann, Mi la no, Motta, 2008, pp. 23.

8 Cfr. PAL LUC CHI NI Ro dol fo, «Due ec cel len ti suoi crea ti: Se bas tia no Vi ni zia no …
e Ti zia no da Ca dore», in Gior gione e l’uma ne si mo ve ne zia no, Fi renze, Ol sch‐ 
ki, 1981 (Ci vil tà veneziana- Saggi, 29), 2, p. 515.

9 VA SA RI Gior gio, op. cit., IV, p. 47.

10 VA SA RI Gior gio, op. cit., V, pp. 85-87.

11 HIRST Mi chael, Se bas tia no del Piom bo, Ox ford, Cla ren don Press, 1981, p. 2.

12 PAL LUC CHI NI Ro dol fo, Se bas tian Vi ni zia no. Fra Se bas tia no del Piom bo, Mi la‐ 
no, Mon da do ri, 1944, p. 91.

13 Cfr. BOR GHI NI Raf faele, Il ri po so, Fi renze, Gior gio Ma res cot ti, 1584, 3, pp.
452-453.

14 GIO VIO Paolo, Gli elogi degli uo mi ni illus tri: let te ra ti, ar tis ti, uo mi ni d’arme,
a cura di Renzo Me re gaz zi, VIII, Roma, Is ti tu to Po li gra fi co dello Stato, 1972,
p. 232.

15 DOLCE Lu do vi co, Dia lo go della pit tu ra in ti to la to l’Are ti no, in Trat ta ti d’arte
del Cin que cen to, a cura di Paola Ba roc chi, I, Bari, La ter za, 1960-1962, pp.
150-152.

16 PINO Paolo, Dia lo go di pit tu ra di Mes ser Paolo Pino, a cura di Su san na Fa la‐ 
bel la, Roma, Li thos, 2000 (Scrit ti d’arte, 2), p. 122. Pino ri cor da Se bas tia no
per la tec ni ca di pit tu ra mu rale ad olio, poi tra in un elen co di pit to ri va len ti
e in fine come mu si co es per to nel liuto (pp. 115; 121; 131).

17 Ri man do sull’ar go men to a PAL LU CHI NI Ro dol fo, op. cit. 1944, pp. 89-96;
LUCCO Mauro, L’opera com ple ta di Se bas tia no del Piom bo, pre sen ta zione di
Carlo Volpe, Mi la no, Riz zo li, 1980 (Clas si ci dell’arte Riz zo li, 99), pp. 12-13;
HERR MANN FIORE Kris ti na, As pet ti della for tu na cri ti ca di Se bas tia no nel Cinque
e nel Sei cen to, in Se bas tia no del Piom bo 1485-1547, ca ta lo go della mos tra
(Roma, febbraio- maggio 2008; Ber li no, giugno- settembre 2008), a cura di
Clau dio Stri na ti e Bernd Wolf gang Lin de mann, Mi la no, Motta, 2008, pp. 73-
80.
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18 HIRST Mi chael, op. cit., 1981, p. 3.

19 SAN SO VI NO Fran ces co, Ve ne tia città no bi lis si ma et sin go lare, Ve ne zia, Ia co‐ 
mo San so vi no, 1581, p.56.

20 Cfr. Lucco Mauro, op. cit. 2008, cat. n. 7, pp. 106-108.

21 LUCCO Mauro, op. cit., 1980, p. 126.

22 Cfr. SAN SO VI NO Fran ces co, STRIN GA Gio van ni, Ve ne tia città no bi lis si ma et
sin go lare, Ve ne zia, Al to bel lo Sa li ca to, 1604 e MAR TI NIONi Gius ti nia no, SAN SO VI NO

Fran ces co, Ve ne tia città no bi lis si ma et sin go lare, Ve ne zia, Stef fa no Curti,
1663.

23 SCAN NEL LI Fran ces co, Il mi cro cos mo della pit tu ra, Ce se na, Per il Neri, II, p.
235.

24 SCAN NEL LI Fran ces co, op. cit., I, p. 50.

25 SCAN NEL LI Fran ces co, op. cit., II, p. 253.

26 RI DOL FI Carlo, Le ma ra vi glie dell’arte, overo, le vite degli il lus tri pit tori ven‐ 
eti, e dello Stato, Venezia, Sgava, 1648, 2, p. 110.

27 HIRST Mi chael, The King stom Lacy «Judg ment of So lomon», in Gior gione,
atti del con ve gno di studi (Castel franco Ven eto, 1978), Venezia, Stam peria di
Venezia, 1979, pp. 257-258.

28 RI DOL FI Carlo, op. cit., I, pp. 77-90.

29 Per la vi cenda collezion ist ica del dip into, cfr. LUCCO Mauro, Il gi ud izio di
Sa lomone di Se basti ano del Piombo a King ston Lacy, in «Eidos», 1, 1987, pp. 4-
6.

30 BOSCHINI Marco, Carta del nave gar pitor esco, Venezia, Baba, 1660, pp.396-
7.

31 BO SCHI NI Marco, op. cit. 1660, p. 397.

32 Cfr. FARA Gio van ni Maria, Lucas Cranach il Vec chio, Il Sal vatore, i dodici
Apostoli e san Paolo, n. 18, in I volti della Ri forma: Lutero e Cranach nelle
collezioni medicee, cata logo della mostra (Firenze, ot tobre 2017- gennaio
2018), a cura di Gio vanni Maria Fara e Francesca De Luca, Mil ano, Gi unti,
2017, pp. 100-103. L’icon o grafia im pie gata da Cranach per il san Gi ac omo
Apostolo com ba cia per fettamente con il S. Sin i baldo di Se basti ano. S. Sin i‐ 
baldo – o Se baldo – è iden ti fic ato dalle fonti come un santo pel legrino ed
er em ita, per tanto, prob ab il mente, l’icon o grafia trad iz ionale, dif fusa in Ger‐ 
mania e gi unta in Italia, con di vide con S. Gi ac omo le sem bi anze del pel ‐
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legrino. In ogni caso si pos sono in tuire i forti legami artist ici e cul tur ali non
solo tra Venezia e la Ger mania, ma anche tra Se basti ano e la comunità te‐ 
desca, nella cui chiesa il pit tore si trovò a op er are. Per l’agio grafia di S. Sin i‐ 
baldo nelle fonti cfr. Collins D. J., Re form ing Saints. Saints’ Lives and Their
Au thors in Ger many, 1470-1530, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 2008, pp.
58-65.

33 BOSCHI NI Marco, Le minere della pit tura: com pen di osa in form azione,
Venezia, Francesco Nicolini, 1664, pp. 138-9. Per le iden ti ficazioni cfr. LUCCO

Mauro, in Se basti ano del Piombo 1485-1547, ca ta lo go della mos tra (Roma,
febbraio- maggio 2008; Ber li no, giugno- settembre 2008), a cura di Clau dio
Stri na ti e Bernd Wolf gang Lin de mann, Mi la no, Motta, 2008 cat. n. 10, pp.
114-115 e bib li o grafia pre ced ente.

34 BO SCHI NI Marco, op. cit., 1664, p. 411.

35 BO SCHI NI Marco, Le ricche mi nere della pit tu ra ve ne zia na, Ve ne zia, Fran‐ 
ces co Ni co li ni 1674, San Marco, p. 109; Can na re gio, p. 3.

36 MARTINELLI Domen ico, Il rit ratto di Venezia, Venezia, Gio. Gi ac omo
Hertz, 1684, Seren is simo Pren cipe, Avisi al let tore, Ab bozzo del rit ratto di
Venezia.

37 MAR TINELLI Domen ico, op. cit., pp. 59, 211.

38 AL BRIZZI Gio vanni Bat tista, Forestiere il lu minato in torno le cose più rare, e
curi ose, an ti che, e mo d erne della città di Venezia, e dell'isole cir con vi cine,
Venezia, Gi am batista Al brizzi, 1740, p.72.

39 AL BRIZZI Gio vanni Bat tista, op. cit., p. 155.

40 Not izie in teress anti, che servono a far con o scere in tutti i suoi ses tieri l’in‐ 
cl ita citta di Venezia, Bel luno, Si mone Tissi, 1779, p. 52-3.

41 ZANETTI Anton Maria, Descriz ione di tutte le pub b liche pit ture della città di
Venezia e isole cir con vi cine, Venezia, Pietro Bas saglia, 1733, pp. 29-30.

42 ZA NET TI Anton Maria, op. cit., 1733, pp. 191, 378.

43 ZANETTI Anton Maria, Della pit tura venezi ana, e delle pit ture pub b liche de’
venezi ani maes tri, Venezia, Gi am batista Al brizzi, 1771, I, pp. VII- XVI.

44 Cfr. anche per i ri fe ri men ti suc ces si vi ZA NET TI Anton Maria, op. cit., 1771,
III, pp. 202-203.

45 Cfr. LUCCO Mauro, op. cit., 2008, cat. n. 10, p. 114-115.

46 Per le vi cende re la tive all’or ga no, cfr. BIS SON Mas si mo, Me ra vi gliose mac‐ 
chine di giu bi lo. L’ar chi tet tu ra e l’arte degli or ga ni a Ve ne zia nel Ri nas ci men‐
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to, Ve ro na, Scrip ta edi zio ni, 2012, pp. 83-89.

47 ZUC CHINI Tom maso Ar can gelo, Nuova cronaca ven eta, ossia Descriz ione di
tutte le pub b liche ar chitetture, scul ture e pit ture della città di Venezia ed isole
cir con vi cine di visa in sei ses tieri, Venezia, Pietro Valva sense, 1774, I, pp. 528.

48 Della pit tura venezi ana, trat tato in cui os ser vasi l’or dine del Busching, e si
con serva la dot trina, e le defin iz ioni dello Zanetti, Venezia, Francesco Tosi,
1797, pp. 70-71, 116-117.

49 NAR DI NI An to nio, Series historico- chronologica Præfectorum qui ec cle siam
ti tu lo S. De me trii mar. Thes sa lo ni cen sis fun da tam, dein ceps S. Bar tho lo maei
apos to li de Ri voal to re pa ra tam rexe runt ab ec cle sia condi ta, anno 840,
Venezia Gio vanni Bat tista Cost antini,1788, pp. XL- XLI.

50 Cfr. LUCCO Mauro, op. cit., 2008, cat. n. 10, p. 114-115; MOSCHINI Gi an nanto‐ 
nio, Guida per la città di Venezia all' amico delle belle arti, Venezia, Alviso poli,
1815, pp. 560-565.

51 Cfr. anche per i ri fe ri men ti suc ces si vi Lanzi Luigi, Storia pit tor ica della
Italia, Bas sano del Grappa, Re mondini, 1796, II, pp. 61-62.

52 Cito ad esem pio le prime mo no gra fie de di cate al pit tore, red atte da un
venezi ano, ov vero BIAGI Pietro, Memorie storico- critiche in torno alla vita ed
alle opere di Fra Se basti ano Lu ciano, sop ran nom inato del Piombo, Venezia,
Gi useppe Pic cotti, 1826 e BIAGI Pietro, Sopra la vita e i dip inti di Fra Se basti‐ 
ano Lu ciani sop ran nom inato del Piombo, Venezia, Gi useppe Pi cotti, 1827.

53 Il primo slit ta men to at tri bu ti vo delle ante d’or ga no es terne si re gis tra in
MO SCHI NI Gian nan to nio, op. cit., pp. 560-565; in Caval case lle Gio vanni Bat‐ 
tista e Crowe Joseph Archer, His tory of paint ing in north Italy, Lon dra, J.
Mur ray, 1871, II, pp. 313-314 è pro pos to ad di rit tu ra il pit tore Rocco Mar co ni
in luogo di Se bas tia no.

54 Se gna lo gli es tre mi di ques ta vi cen da cri ti ca, che me ri ta un ca pi to lo a
parte, ov ve ro FE DE RI CI Do me ni co Maria, Memorie tre v i gi ane: sulle opere di
dis egno dal mille e cento al mille ot to cento, Venezia, Francesco An dre ola,
1803 e PAL LUC CHINI Ro dolfo, op. cit., 1944.

55 Cfr. a ti to lo di esem pio il pre zio so sag gio di LUCCO Mauro, op. cit. 2008,
pp. 23-29.
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Italiano
Se ba stia no Lu cia ni (1485-1547), detto del Piom bo, non gode nella sto ria di
una for tu na cri ti ca uni vo ca, no no stan te il va lo re oggi ri co no sciu to gli. In
par ti co la re, l’ar ti co lo vuole se guir ne l’attività ve ne zia na, ov ve ro prima del
tra sfe ri men to a Roma del 1511, at tra ver so lo sguar do della let te ra tu ra ar ti sti‐ 
ca di età mo der na, dal Cin que al Set te cen to. Per tale fase, po ve ra di do cu‐ 
men ti e te sti mo nian ze, l’ana li si della cri ti ca an ti ca, an co ra ta alle ante d’or ga‐ 
no di S. Zac ca ria e alla pala di S. Gio van ni Cri so sto mo, per met te in fat ti di
scor ge re fi lo ni te ma ti ci e in ter pre ta ti vi du re vo li, a par ti re dalla di pen den za
da Gior gio ne, di cui fu pro ba bil men te al lie vo, e di ri per cor rer ne la sto ria.

Français
Face à l’im por tance qu’on lui re con naît au jourd’hui, Se bas tia no Lu cia ni
(1485-1547), dit del Piom bo, ne jouit pas d’un suc cès cri tique constant dans
l’his toire. En par ti cu lier, de vant le manque de n’im porte quelle do cu men ta‐ 
tion, l’ar ticle veut en suivre l’ac ti vi té vé ni tienne, avant son dé part pour
Rome en 1511, à tra vers les yeux de la lit té ra ture ar tis tique du XVI au XVIII
siècle. En fait, le dé ve lop pe ment de la cri tique an cienne per met d’aper ce voir
des thèmes et des in ter pré ta tion du rables, comme sa dé pen dance sty lis‐ 
tique de l’œuvre de Gior gione – son pro bable maitre –, et d’en par cou rir
l’his toire.
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