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Palladio, villa Capra or ‘La Rotonda’, Vicenza
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Sestertius of Tiberius, showing the Temple of Concord, Rome

Palladio, villa Capra or ‘La Rotonda’, Vicenza



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

4

Antonio da Sangallo the Younger, Reconstruction of the Mausoleum of Halicarnassus Florence, 
GDS Uffizi, 894 A recto

Palladio, villa Capra or ‘La Rotonda’, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 18

Palladio, villa Capra or ‘La Rotonda’, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 19

Palladio, villa Capra or ‘La Rotonda’, Vicenza
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Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza

5m
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Andrea Palladio, Project for Palazzo Chiericati
London, RIBA, VIII/11 recto

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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Andrea Palladio, Study for the upper order of the façade of Palazzo Chiericati
Oxford, Worcester College, H&T 129 recto

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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Marcantonio Palladio, Plan of Palazzo Chiericati
London, RIBA, XVII/8 recto

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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Andrea Palladio, Study for the plate showing the façade of Palazzo Chiericati
in the Quattro Libri, London, RIBA, XVII/5 recto

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 6

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 7

Palladio, palazzo Chiericati, Vicenza
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Palladio, loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
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Andrea Palladio, Project for the loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
London, RIBA, XIII/9 recto

Palladio, loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
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Andrea Palladio, Project for the loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
London, RIBA, XVII/22 recto

Palladio, loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
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Andrea Palladio, Project for the Ionic order of the loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza 
London, RIBA, XIII/8 recto

Palladio, loggias of the Palazzo della Ragione, Vicenza
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Palladio, palazzo Thiene, Vicenza
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Andrea Palladio, Sketch plan of Palazzo Thiene 
ondon, RIBA, XIV/4 recto

Palladio, palazzo Thiene, Vicenza



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

20

Anonymous, Giulio Romano's house in Macel de' Corvi, Rome
Chatsworth, Devonshire Collections, Album 35, no. 53 recto

Palladio, palazzo Thiene, Vicenza
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Giulio Romano, Palazzo Te, Mantua

Palladio, palazzo Thiene, Vicenza
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Palladio, palazzo Thiene, Vicenza

I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 12
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 13

Palladio, palazzo Thiene, Vicenza
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Palladio, palazzo Thiene, Vicenza

I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 14
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 15

Palladio, palazzo Thiene, Vicenza
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Palladio, palazzo Porto, Vicenza

5m
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Andrea Palladio, Project for Palazzo Porto (c. 1542)
London, RIBA, XVII/12 verso

Palladio, palazzo Porto, Vicenza
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Andrea Palladio, Presentation drawing with alternatives for Palazzo Porto (c. 1546)
London, RIBA, XVII/9 recto

Palladio, palazzo Porto, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 8

Palladio, palazzo Porto, Vicenza
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Palladio, palazzo Porto, Vicenza

I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 9
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 10

Palladio, palazzo Porto, Vicenza
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Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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Andrea Palladio, Study for the plan of Palazzo Barbarano (Alternative A)
London, RIBA, XVI/14 A recto

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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Andrea Palladio, Study for the plan of Palazzo Barbarano (Alternative B)
London, RIBA, XVI/14 B recto

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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Andrea Palladio, Study for the plan of Palazzo Barbarano (Alternative C)
London, RIBA, XVI/14 C recto

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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The Palladio Street

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 22

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 23

Palladio, palazzo Barbarano, Vicenza
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Palladio, villa Foscari or ‘La Malcontenta’, Venice
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Andrea Palladio, Temple at the source of the Clitumnus
Vicenza, Pinacoteca Civica, D. 22 recto

Palladio, villa Foscari or ‘La Malcontenta’, Venice
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 50

Palladio, villa Foscari or ‘La Malcontenta’, Venice
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Giovanni Antonio Battisti, façade of the loggia, Venezia 1780; 
presumably one of the plates for the Raccolta di istruzioni d’architettura civile, Venezia 1786

Falconetto, loggia e odeo Cornaro, Padova 
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Giovanni Antonio Battisti, façade of the Odeo, Venezia 1780; 
presumably one of the plates for the Raccolta di istruzioni d’architettura civile, Venezia 1786

Falconetto, loggia e odeo Cornaro, Padova 
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Falconetto, loggia e odeo Cornaro, Padova 

Plan of the Odeo Cornaro 
Sebastiano Serlio, I sette libri dell’Architettura, Libro VII, Frankfurt 1545, p. 219
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Falconetto, loggia e odeo Cornaro, Padova 

Plan and elevation of an imaginary villa 
Sebastiano Serlio, I sette libri dell’Architettura, Libro VII, Frankfurt 1545, p. 5
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Section of the Odeo. 
Sebastiano Serlio, I sette libri dell’Architettura, Libro VII, Frankfurt 1545, p. 223

Falconetto, loggia e odeo Cornaro, Padova 
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Façade. Pier Luigi Fantelli, Rilievi di antiche fabbriche padovane, Padova, 1997

Falconetto, porta San Giovanni, Padova
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Façade of Porta Savonarola, detail from the map of Padua engraved by Giovanni Valle (1781-1784)

Falconetto, porta Savonarola, Padova



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

49

Plan and section. G. A. Visentini (Venezia, Museo Correr)

Falconetto, porta Savonarola, Padova
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View of the country façade after the restoration in 1928
Notice the presence of the drawbridge and the lion of St. Mark, newly carved.

Falconetto, porta Savonarola, Padova
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Marcello Checchi, survey of the façade of the villa and plan of the grotta, 1980

Falconetto (attr.), villa dei Vescovi, Luvigliano
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Plan ot the villa (ground level, first level)

Falconetto (attr.), villa dei Vescovi, Luvigliano
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Palladio, villa Barbaro at Maser (TV)
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John Webb, after Andrea Palladio, Unexecuted project for Villa Barbaro at Maser
Oxford, Worcester College, H&T 176

Palladio, villa Barbaro at Maser (TV)



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

55

I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 51

Palladio, villa Barbaro at Maser (TV)
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Palladio, tempietto di Villa Barbaro at Maser (TV)

5m
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Palladio, villa Emo at Fanzolo (TV)

5m
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Villa Roberti at Brugine, Padua (15th century)

Palladio, villa Emo at Fanzolo (TV)
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 55

Palladio, villa Emo at Fanzolo (TV)
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60

Country façadeFrancesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, porta Nuova, Verona
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Country façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, porta Nuova, Verona
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Country façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, porta Nuova, Verona



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

63

Marc’Antonio Palladio (?), circle of Michele Sanmicheli (?), presumably an alternative design for 
Porta Nuova in Verona 

Chatsworth, collection of the Duke of Devonshire

Sanmicheli, porta Nuova, Verona
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Country façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Porta Palio, Verona
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City façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Porta Palio, Verona
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Details, Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Porta Palio, Verona
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Section, Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Pellegrini chapel in the church of San 
Bernardino, Verona
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Plan, Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Pellegrini chapel in the church of San 
Bernardino, Verona
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Details, Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Pellegrini chapel in the church of San 
Bernardino, Verona
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Sanmicheli or artist from his circle (?), preliminary design for the Pellegrini chapel 
Firenze, Uffizi, 2193A

Sanmicheli, Pellegrini chapel in the church of San 
Bernardino, Verona
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Giovanni Caroto, De le antiquità de Verona, appresso Paolo Ravagnan, Verona 1560

Lucio Vitruvio Cerdone, Arco dei Gavi, Verona
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Wooden model of the Arco dei Gavi as it was before its dismantling (1805),
 based on drawings by Ederle, Giusti and Barbieri 

Lucio Vitruvio Cerdone, Arco dei Gavi, Verona
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Palladio (after Falconetto?), survey of the Arco dei Gavi
Verona, biblioteca civica; now missing

Lucio Vitruvio Cerdone, Arco dei Gavi, Verona
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Façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli (after Giulio Romano?), Palazzo Canossa, Verona
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli (after Giulio Romano?), Palazzo Canossa, Verona
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Main façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche
 e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Bevilacqua, Verona
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Façade on the courtyard. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Bevilacqua, Verona
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Bevilacqua, Verona
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Francesco Marcorin, hypothetical reconstruction of the main façade 
as originally designed by Sanmicheli

Sanmicheli, Palazzo Bevilacqua, Verona
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view of the monument

Sanmicheli, funerary monument to Gianfranceso, Antonio and 
Gregorio Bevilacqua, church of Santi Apostoli, Verona
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Michele Sanmicheli, funerary monument to Bartolomeo Averoldi 
Verona, church of Santa Maria della Ghiara (1537)

Sanmicheli, funerary monument to Gianfranceso, Antonio and 
Gregorio Bevilacqua, church of Santi Apostoli, Verona
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Porta Borsari, Verona

Giovanni Caroto, De le antiquità de Verona, appresso Paolo Ravagnan, Verona 1560
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 11

Palladio, palazzo della Torre (unfinished), Verona
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Façade on Piazza Bra. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Onori (Guastaverza)
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Onori (Guastaverza), Verona
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Palladio (after Falconetto?), plan
London, RIBA, VIII/18

Amphitheatre, Verona
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Palladio or Falconetto (?), section 
London, RIBA, VIII/19

Amphitheatre, Verona
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Elevation of a bay and details
Sebastiano Serlio, I sette libri dell’Architettura, Libro III, Venezia 1540, p. 75

Amphitheatre, Verona
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Francesco da Castello, Faella altar, 1520-27

Funerary monuments in the church of Santa Anastasia, Verona
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Francesco da Castello, Pindemonte altar, 1529-42

Funerary monuments in the church of Santa Anastasia, Verona
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Danese Cataneo, Fregoso altar, 1565

Funerary monuments in the church of Santa Anastasia, Verona



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

92

Façade, overall view

Loggia del Consiglio, Verona
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Façade, detail

Loggia del Consiglio, Verona
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Façade of casa Sanmicheli (before the demolition) 
Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 

e militari di Michele Sanmicheli , Verona 1823

Sanmicheli, portal from Casa Sanmicheli, Verona
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Details. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, portal from Casa Sanmicheli, Verona
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Church of San Salvatore, Spoleto; portal (5th-8th century)

Sanmicheli, portal from Casa Sanmicheli, Verona
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Main façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, palazzo Pompei, Verona
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, palazzo Pompei, Verona
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Section. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche e
 militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, palazzo Pompei, Verona
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Façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli (with Bernardino Brugnoli, Battista and Martino 
da Prato), Church of the Madonna di Campagna, Verona
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli (with Bernardino Brugnoli, Battista and Martino 
da Prato), Church of the Madonna di Campagna, Verona
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Section. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli (with Bernardino Brugnoli, Battista and Martino 
da Prato), Church of the Madonna di Campagna, Verona
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Michele Sanmicheli? (more likely Martino da Prato), 
Alternative design for the chapel of the leper hospital in Verona, 1591? 

ASVr, Ospedale dei Santi Jacopo e Lazzaro alla Tomba, fasc. 1604

Sanmicheli (with Bernardino Brugnoli, Battista and Martino 
da Prato), Church of the Madonna di Campagna, Verona
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 67

Palladio, villa Serego a Santa Sofia, Verona
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Aerial view of the complex

Palladio, villa Serego a Santa Sofia, Verona
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Plan of the complex

Villa della Torre at Fumane (VR)
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Plan of the main building (ground level)

Villa della Torre at Fumane (VR)
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Sections

Villa della Torre at Fumane (VR)
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The Roman villa, according to Vitruvius
I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 25

Villa della Torre at Fumane (VR)
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View of the barchessa

Palladio, villa Serego alla Cucca (VR)
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Aerial view of the complex

Palladio, villa Serego alla Cucca (VR)
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Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)

5m
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVII/17 recto

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVII/2 verso

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVII/18 rect

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVI/7 recto

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVI/19c

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Pisani at Bagnolo
London, RIBA, XVII/1 recto

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 47

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Photo: Fototecnica Vicenza (1972)

Palladio, villa Pisani at Bagnolo (VI)
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Palladio, villa Pisani at Montagnana (PD)

5m
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 52

Palladio, villa Pisani at Montagnana (PD)
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Portal (Jacopo Sansovino?), 1530

Duomo of Montagnana (PD)
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Altar

Duomo of Montagnana (PD)
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Palladio, villa Poiana at Poiana Maggiore (VI)

5m
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After Andrea Palladio, Project for Villa Pagliarino at Lanzé
London, RIBA, XVI/3 recto

Palladio, villa Poiana at Poiana Maggiore (VI)
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Andrea Palladio, Project for Villa Poiana
London, RIBA, XVI/4 recto

Palladio, villa Poiana at Poiana Maggiore (VI)
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Andrea Palladio, Sketch for the façade of Villa Poiana
London, RIBA, XVI/4 verso

Palladio, villa Poiana at Poiana Maggiore (VI)
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 58

Palladio, villa Poiana at Poiana Maggiore (VI)
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Palladio, Church of San Giorgio Maggiore, Venice

5m
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Andrea Palladio, Project for the façade of San Giorgio Maggiore
London, RIBA, XIV/12 recto (right)

Palladio, Church of San Giorgio Maggiore, Venice
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Andrea Palladio, Plan of San Giorgio Maggiore with portico 
Venice, Archivio di Stato, Miscellanea mappe 857/dis. 1

Palladio, Church of San Giorgio Maggiore, Venice
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Refettorio

Palladio, Church of San Giorgio Maggiore, Venice

5m
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Andrea Palladio, Portal of San Salvatore at Spoleto
London, RIBA, IX/17 recto

Palladio, Church of San Giorgio Maggiore, Venice
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Palladio, Church of the Redentore, Venice

5m
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Andrea Palladio, Plan of the Church of the Redentore
London, RIBA, XIV/16 recto

Palladio, Church of the Redentore, Venice
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Andrea Palladio, Plan of the Church of the Redentor
London, RIBA, XIV/13 recto

Palladio, Church of the Redentore, Venice
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Andrea Palladio, Section of the Church of the Redentore
London, RIBA, XIV/14 recto

Palladio, Church of the Redentore, Venice
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Andrea Palladio, Elevation of the Church of the Redentore
London, RIBA, XIV/15 recto

Palladio, Church of the Redentore, Venice
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Andrea Palladio, Surveyed plan of the Bath of Agrippa and the Basilica of Neptune
London, RIBA, IX/14 verso

Palladio, Church of the Redentore, Venice
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Main façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Forte Sant’Andrea, Venice
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5m
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 29

Palladio, Monastery of the Carità, Venice
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 30

Palladio, Monastery of the Carità, Venice
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 31

Palladio, Monastery of the Carità, Venice
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 32

Palladio, Monastery of the Carità, Venice
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Façade on the canal. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Corner Mocenigo at San Polo, Venice
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Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Corner Mocenigo at San Polo, Venice
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Façade. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Grimani at San Luca, Venice



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

150

Plan. Francesco Ronzani, Girolamo Luciolli, Le fabbriche civili, ecclesiastiche 
e militari di Michele Sanmicheli, Verona 1823

Sanmicheli, Palazzo Grimani at San Luca, Venice
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Palladio, villa Gazzotti at Bertesina (VI)

5m
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Andrea Palladio, Plan of Villa Gazzotti at Bertesina
London, RIBA, XVI/16A

Palladio, villa Gazzotti at Bertesina (VI)
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Palladio, palazzo Valmarana, Vicenza

5m
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Andrea Palladio, Elevation and section of the courtyard of Palazzo Valmarana 
London, RIBA, XVII/4 recto

Palladio, palazzo Valmarana, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 16

Palladio, palazzo Valmarana, Vicenza
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I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, II, 17

Palladio, palazzo Valmarana, Vicenza
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Palladio, loggia del Capitaniato, Vicenza

5m
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Andrea Palladio, Detail of the brackets for the Loggia del Capitaniato
London, RIBA, VII/2 recto

Palladio, loggia del Capitaniato, Vicenza
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Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza

5m
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Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza
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Andrea Palladio, Study of the Roman Theatre as described by Vitruvius
London, Westminster Abbey Library, CN 4.11.46 recto

Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza
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Daniele Barbaro, Dell’architettura di M. Vitruvio, Venezia 1556, 158 (but 163)

Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza
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Vincenzo Scamozzi, Studio per il lato destro della prospettiva posta nell’hospitalia di destra, 1584 
Firenze, Uffizi, Gabinetto disegni e stampe, A198r

Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza
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Vincenzo Scamozzi, Studi per le prospettive del Teatro Olimpico di Vicenza, 1584
Chatworth, Devonshire Collection, Drawings vol 9, 108

Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza
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Vita di Falconetto. Architetto veronese (1468-1535)

Vita di Falconetto. Architetto veronese 
(1468-1535)
(Vasari, Vite, 1569, IV, pp. 589-594) 

Stefano Veronese, pittore rarissimo de’ suoi tem-
pi, come si è detto, ebbe un fratello carnale chia-
mato Giovan Antonio; il quale, se bene imparò a 
dipignere dal detto Stefano, non però riuscì se 
non meno che mezzano dipintore, come si vede 
nelle sue opere, delle quali non accade far menzi-
one. Di costui nacque un figliuolo che similmente 
fu dipintore di cose dozzinali, chiamato Iacopo, e 
di Iacopo nacquero Giovan Maria detto Falconet-
to, del quale scriviamo la Vita, e Giovan Antonio. 
Questo ultimo attendendo alla pittura, dipinse 
molte cose in Roveretto, castello molto onorato 
nel Trentino, e molti quadri in Verona che sono 
per le case de’ privati. Similmente dipinse nella 
valle dell’Adice sopra Verona molte cose, et in 
Sacco, riscontro a Roveretto, in una tavola San 
Niccolò con molti animali, e molte altre, [590] 
dopo le quali finalmente si morì a Roveretto dove 
era andato ad abitare. Costui fece sopra tutto 
begli animali e frutti, de’ quali molte carte mini-
ate e molto belle furono portate in Francia dal 
Mondella veronese, e molte ne furono date da 
Agnolo suo figliuolo a messer Girolamo Lioni in 
Vinezia, gentiluomo di bellissimo spirito. Ma 
venendo oggimai a Giovan Maria, fratello di cos-
tui, egli imparò i principii della pittura dal padre, 
e gli aggrandì e migliorò assai, ancorché non 
fusse anch’egli pittore di molta reputazione, 
come si vede nel Duomo di Verona alle capelle 
de’ Maffei e degl’Emili, et in San Nazzaro nella 
parte superiore della cupola, et in altri luoghi. 
Avendo dunque conosciuta costui la poca perfez-
zione del suo lavorare nella pittura e dilettandosi 
sopra modo dell’architettura, si diede a osservare 
e ritrarre con molta diligenza tutte l’antichità di 
Verona sua patria. Risoltosi poi di voler veder 
Roma, e da quelle maravigliose reliquie, che sono 
il vero maestro, imparare l’architettura, là se 
n’andò, e vi stette dodici anni interi; il qual tem-
po spese per la maggior parte in vedere e diseg-
nare tutte quelle mirabili antichità, cavando in 
ogni luogo tanto che potesse vedere le piante e 
ritrovare tutte le misure, né lasciò cosa in Roma, 
o di fabrica o di membra, come sono cornici, col-
onne e capitegli di qualsivoglia ordine, che tutto 
non disegnasse di sua mano con tutte le misure. 
Ritrasse anco tutte le sculture che furono scop-
erte in que’ tempi, di maniera che dopo detti 
dodici anni ritornò alla patria ric[c]hissimo di 
tutti i tesori di quest’arte; e non contento delle 

cose della città propria di Roma, ritrasse quanto 
era di bello e buono in tutta la campagna di Roma 
infino nel regno di Napoli, nel ducato di Spoleto 
et in altri luoghi. E perché, essendo povero, non 
aveva Giovan Maria molto il modo da vivere né 
da trattenersi in Roma, dicono che due o tre gior-
ni della settimana aiutava a qualcuno lavorare di 
pittura, e di quel guadagno essendo allora i mae-
stri ben pagati e buon vivere, vivea gl’altri giorni 
della settimana, attendendo ai suoi studii d’ar-
chitettura. Ritrasse dunque tutte le dette antica-
glie come fussero intere e le rappresentò in diseg-
no, dalle parti e dalle membra cavando la verità e 
l’integrità di tutto il resto del corpo di quelli edi-
fizii, con sì fatte misure e proporzioni che non 
potette errare in parte alcuna. Ritornato dunque 
Giovan Maria a Verona e non avendo occasione 
di esercitare l’architettura, essendo la patria in 
travaglio per mutazione di stato, attese per allora 
alla pittura e fece molte opere. Sopra la casa di 
que’ della Torre lavorò un’arme grande con certi 
trofei sopra, e per certi signori tedeschi, con-
siglieri di Massimiliano imperatore, [591] lavorò 
a fresco in una facciata della chiesa piccola di San 
Giorgio alcune cose della Scrittura, e vi ritrasse 
que’ due signori tedeschi grandi quanto il natu-
rale, uno da una, l’altro dall’altra parte ginoc-
chioni. Lavorò a Mantoa al signor Luigi Gonzaga 
cose assai, et a Osmo nella marca d’Ancona al-
cun’altre. E mentre che la città di Verona fu 
dell’imperatore, dipinse sopra tutti gl’edifizii 
publici l’armi imperiali, et ebbe per ciò buona 
provisione et un privilegio dall’imperatore; nel 
quale si vede che gli concesse molte grazie et es-
senzioni, sì per lo suo ben servire nelle cose 
dell’arte e sì perché era uomo di molto cuore, ter-
ribile e bravo con l’arme in mano: nel che poteva 
anco aspettarsi da lui valorosa e fedel servitù, e 
massimamente tirandosi dietro, per lo gran 
credito che aveva appresso i vicini, il concorso di 
tutto il popolo che abitava il borgo di San Zeno, 
che è parte della città molto popolosa, e nella 
quale era nato e vi avea preso moglie nella fami-
glia de’ Provali. Per [queste cagioni adunque av-
endo il séguito di tutti quelli della sua contrada, 
non era per altro nome nella città chiamato che il 
Rosso di S. Zeno. Per che mutato lo stato della 
città e ritornata sotto gl’antichi suoi signori vini-
ziani, Giovan Maria, come colui che avea seguito 
la parte imperiale, fu forzato per sicurtà della 
vita partirsi; e così andato a Trento, vi si trat-
tenne dipignendo alcune cose certo tempo. Ma 
finalmente rassettate le cose, se n’andò a Padoa, 
dove fu prima conosciuto e poi molto favorito da 



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

167

Vita di Falconetto. Architetto veronese (1468-1535)

monsignor reverendissimo Bembo, che poco ap-
presso lo fece conoscere al magnifico messer Lu-
igi Cornaro, gentiluomo viniziano d’alto spirito e 
d’animo veramente regio, come ne dimostrano 
tante sue onoratissime imprese. Questi dunque 
dilettandosi, oltre all’altre sue nobilissime parti, 
delle cose d’architettura, la cognizione della 
quale è degna di qualunche gran principe, et av-
endo per ciò vedute le cose di Vetruvio, di Leon 
Batista Alberti e d’altri che hanno scritto in ques-
ta professione, e volendo mettere le cose che ave-
va imparato in pratica, veduti i disegni di Fal-
conetto e con quanto fondamento parlava di 
queste cose e chiariva tutte le difficultà che pos-
sono nascere nella varietà degli ordini dell’ar-
chitettura, s’inamorò di lui per sì fatta maniera 
che, tiratoselo in casa, ve lo tenne onoratamente 
ventun anno, che tanto fu il rimanente della vita 
di Giovan Maria; il quale in detto tempo operò 
molte cose con detto messer Luigi, il quale, disid-
eroso di vedere l’anticaglie di Roma in fatto come 
l’aveva vedute nei disegni di Giovan Maria, 
menandolo seco se n’andò a Roma, dove avendo 
costui sempre in sua compagnia, volle vedere 
minutamente [592] ogni cosa. Dopo, tornati a 
Padoa, si mise mano a fare col disegno e modello 
di Falconetto la bellissima et ornatissima loggia 
che è in casa Cornara, vicina al Santo, per far poi 
il palazzo secondo il modello fatto da messer Lu-
igi stesso: nella qual loggia è sculpito il nome di 
Giovan Maria in un pilastro. Fece il medesimo 
una porta dorica molto grande e magnifica al 
palazzo del Capitano di detta terra, la qual porta 
per opera schietta è molto lodata da ognuno. 
Fece anco due bellissime porte della città, l’una 
detta di San Giovanni, che va verso Vicenza, la 
quale è bella e commoda per i soldati che la guar-
dano, e l’altra fu Porta Savonarola, che fu molto 
bene intesa. Fece anco il disegno e modello della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie de’ frati di San 
Domenico, e la fondò; la quale opera, come si 
vede dal modello, è tanto ben fatta e bella che di 
tanta grandezza non si è forse veduto infino a ora 
una pari in altro luogo. Fu fatto dal medesimo il 
modello d’un superbissimo palazzo al signor Gi-
rolamo Savorgnano nel fortissimo suo castello 
d’Usopo nel Friuli, che allora fu fondato tutto e 
tirato sopra terra; ma morto quel signore, si 
rimase in quel termine senza andar più oltre: ma 
se questa fabrica si fusse finita, sarebbe stata 
maravigliosa. Nel medesimo tempo andò Fal-
conetto a Pola d’Istria solamente per disegnare e 
vedere il teatro, amfiteatro et arco che è in quella 
città antichissima: e fu questi il primo che diseg-

nasse teatri et anfiteatri, e trovasse le piante loro; 
e quelli che si veggono, e massimamente quel di 
Verona, vennero da lui, e furono fatti stampare 
da altri sopra i suoi disegni. Ebbe Giovan Maria 
animo grande, e come quello che non aveva mai 
fatto altro che disegnare cose grandi antiche, 
null’altro disiderava se non che se gli presentasse 
occasione di far cose simili a quelle in grandezza, 
e talora ne faceva piante e disegni con quella st-
essa diligenza che avrebbe fatto se si avessero 
avuto a mettere in opera subitamente, et in ques-
to, per modo di dire, tanto si perdeva, che non si 
degnava di far disegni di case private di gentiluo-
mini né per villa né per le città, ancorché molto 
ne fusse pregato. Fu molte volte Giovan Maria a 
Roma, oltre le dette di sopra; onde avea tanto fa-
miliare quel viaggio, che per ogni leggeri occasi-
one quando era giovane e gagliardo si metteva a 
farlo; et alcuni che ancor vivono raccontano che 
venendo egli un giorno a contesa con uno ar-
chitetto forestiero, che a caso si trovò in Verona, 
sopra le misure di non so che cornicione antico di 
Roma, disse Giovan Maria dopo molte parole: 
«Io mi chiarirò presto di questa cosa»; et an-
datosene di lungo a casa, si mise in viaggio per 
Roma. [593] 
Fece costui due bellissimi disegni di sepolture 
per casa Cornara, le quali dovevano farsi in Vine-
zia in San Salvadore, l’una per la reina di Cipri di 
detta casa Cornara, e l’altra per Marco Cornaro 
cardinale, che fu il primo che di quella famiglia 
fusse di cotale dignità onorato. E per mettere in 
opera detti disegni furono cavati molti marmi a 
Carrara e condotti a Vinezia, dove sono ancora 
così rozzi nelle case di detti Cornari. Fu il primo 
Giovanmaria che portasse il vero modo di fabri-
care e la buona architettura in Verona, Vinezia et 
in tutte quelle parti: non essendo stato inanzi a 
lui chi sapesse pur fare una cornice o un capitel-
lo, né chi intendesse né misura, né proporzione 
di colonna, né di ordine alcuno, come si può ve-
dere nelle fabriche che furono fatte inanzi a lui. 
La quale cognizione essendo poi molto stata aiu-
tata da fra’ Iocondo, che fu ne’ medesimi tempi, 
ebbe il suo compimento da Messer Michele San 
Michele; di maniera che quelle parti deono per 
ciò essere perpetualmente obligate ai Veronesi, 
nella quale patria nacquero et in un medesimo 
tempo vissero questi tre eccellentissimi architet-
ti, alli quali poi succedette il Sansovino, che oltre 
alla architettura, la quale già trovò fondata e sta-
bilita dai tre sopra detti, vi portò anco la scultu-
ra, acciò con essa venissero ad avere le fabriche 
tutti quegl’ornamenti che loro si convengono. Di 



58° Corso sull’architettura palladiana
Palladio e i veronesi
Vicenza 27 agosto - 1 settembre 2016

168

Vita di Falconetto. Architetto veronese (1468-1535)

che si ha obligo, se è così lecito dire, alla rovina 
di Roma. Perciò che essendosi i maestri sparsi in 
molti luoghi, furono le bellezze di queste arti co-
municate a tutta l’Europa.
Fece Giovanmaria lavorare di stucchi alcune 
cose in Vinezia, et insegnò a mettergli in opera. 
Et affermano alcuni che, essendo egli giovane, 
fece di stucco lavorare la volta della capella del 
Santo in Padoa a Tiziano da Padoa et a molti al-
tri, e ne fece lavorare in casa Cornara, che sono 
assai belli. Insegnò a lavorare a due suoi figliuoli, 
cioè ad Ottaviano, che fu anch’esso pittore, et a 
Provolo. Alessandro, suo terzo figliuolo, attese a 
fare armature in sua gioventù, e dopo, datosi al 
mestier del soldo, fu tre volte vincitor in steccato; 
e finalmente essendo capitano di fanteria, morì 
combattendo valorosamente sotto Turino nel Pi-
amonte, essendo stato ferito d’una archibusata. 
Similmente Giovanmaria, essendo storpiato dal-
le gotte, finì il corso della vita sua in Padoa, in 
casa del detto Messer Luigi Cornaro, che l’amò 
sempre come fratello, anzi quanto se stesso. Et 
acciò che non fussero i corpi di coloro in morte 
separati, i quali aveva congiunti insieme con 
gl’animi, l’amicizia e la virtù in questo mondo, 
aveva disegnato esso Messer Luigi che nella sua 
stessa sepoltura [594], che si dovea fare, fusse 
riposto insieme con esso seco Giovanmaria et il 
facetissimo poeta Ruzzante, che fu suo familiar-
issimo e visse e morì in casa di lui. Ma io non so 
se poi cotal disegno del magnifico Cornaro ebbe 
effetto.
Fu Giovanmaria bel parlatore e molto arguto ne’ 
motti, e nella conversazione affabile e piacevole, 
intanto che il Cornaro affermava che de’ motti 
di Giovanmaria si sarebbe fatto un libro intero. 
E perché egli visse allegramente ancor che fusse 
storpiato delle gotte, gli durò la vita insino a 76 
anni e morì nel 1534. Ebbe sei figliuole femine, 
delle quali cinque maritò egli stesso, e la sesta fu 
dopo lui maritata dai fratelli a Bartolomeo Ri-
dolfi veronese, il quale lavorò in compagnia loro 
molte cose di stucco e fu molto migliore mae-
stro che essi non furono; come si può vedere in 
molti luoghi, e particolarmente in Verona in casa 
Fiorio della Seta sopra il ponte nuovo, dove fece 
alcune camere bellissime; et alcune altre in casa 
de’ signori conti Canossi, che sono stupende, sì 
come anco sono quelle che fece in casa de’ Mu-
rati vicino a San Nazzaro, al signor Giovanba-
tista della Torre, a Cosimo Moneta banchiere 
veronese alla sua bellissima villa, et a molti altri 
in diversi luoghi, che tutte sono bellissime. Af-
ferma il Palladio architetto rarissimo non cono-

scere persona né di più bella invenzione, né che 
meglio sappia ornare con bellissimi partimenti 
di stucco le stanze di quello che fa questo Bar-
tolomeo Ridolfi: il quale fu, non sono molti anni 
passati, da Spitech Giordan, grandissimo signore 
in Pollonia appresso al re, condotto con onorati 
stipendii al detto re di Pollonia, dove ha fatto e fa 
molte opere di stucco, ritratti grandi, medaglie e 
molti disegni di palazzi et altre fabriche, con l’ai-
uto d’un suo figliuolo che non è punto inferiore 
al padre.
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Restaci per ultimo de' discepoli del Sansovino a 
far menzione del Danese Cataneo scultore da Car-
rara, il quale essendo anco piccol fanciullo stette 
con esso lui a Vinezia, e partitosi d'anni dician-
nove dal detto suo maestro, fece da per sé in San 
Marco un fanciullo di marmo, et un San Loren-
zo nella chiesa de' frati minori, a San Salvadore 
un altro fanciullo di marmo, et a San Giovanni e 
Polo la statua d'un Bacco ignudo, che preme un 
grappol d'uva d'una vite che s'aggira intorno a un 
tronco che ha dietro alle gambe, la quale statua è 
oggi in casa de' Mozzanighi da San Barnaba. Ha 
lavorato molte figure per la libreria di San Marco 
e per la loggia del campanile insieme con altri, 
de' quali si è di sopra favellato, et oltre le dette, 
quelle due che già si disse essere nelle stanze del 
Consiglio de' Dieci. Ritrasse di marmo il cardina-
le Bembo et il Contarino capitan generale dell'ar-
mata viniziana, i quali ambidue sono in Santo 
Antonio di Padova, con belli e ricchi ornamenti 
a torno. E nella medesima città di Padova in San 
Giovanni di Verdara è di mano del medesimo il 
ritratto di Messer Girolamo Gigante iureconsulto 
dottissimo. A Vinezia ha fatto in Santo Antonio 
della Giudecca il ritratto naturalissimo del Gius-
tiniano, luogotenente del gran mastro di Malta, 
e quello del Tiepolo stato tre volte generale: ma 
queste non sono anco state messe ai luoghi loro. 
Ma la maggiore opera e più segnalata che abbia 
fatta il Danese è stato in Verona a Santa Anastasia 
una cappella di marmi ricca, e con figure grandi, 
al signor Ercole Fregoso in memoria del signor 
Iano, già signor di Genova e poi capitano gener-
ale de' viniziani, al servizio de' quali morì. Questa 
opera è d'ordine corinto in guisa d'arco trionfale, 
e divisata da quattro gran colonne tonde striate, 
con i capitegli a foglie di oliva, che posano sopra 
un basamento di conveniente altezza, facendo 
il vano del mezzo largo una [194] volta più che 
uno di quelli dalle bande, con un arco fra le col-
onne, sopra il quale posa in su capitegli l'archi-
trave e la cornice, e nel mezzo dentro all'arco uno 
ornamento molto bello di pilastri con cornice e 
frontespizio, col campo d'una tavola di paragone 
nero bellissimo, dove è la statua d'un Cristo ignu-
do maggior del vivo, tutta tonda e molto buona 
figura, la quale statua sta in atto di mostrare le 
sue piaghe, con un pezzo di panno rilegato nei fi-
anchi fra le gambe e fino in terra. Sopra gl'angoli 

dell'arco sono segni della sua Passione, e tra le 
due colonne, che sono dal lato destro, sta sopra 
un basamento una statua tutta tonda, fatta per il 
signor Iano Fregoso tutta armata all'antica, salvo 
che mostra le braccia e le gambe nude, e tiene 
la man manca sopra il pomo della spada, che ha 
cinta, e con la destra il bastone [di] generale, av-
endo dietro per investitura, che va dreto alle col-
onne, una Minerva di mezzo rilievo, che stando 
in aria tiene con una mano una bacchetta ducale, 
come quella de' dogi di Vinezia, e con l'altra una 
bandiera, drentovi l'insegna di San Marco, e tra 
l'altre due colonne nell'altra investitura è la Virtù 
militare armata col cimiero in capo, con il sem-
previvo sopra e con l'impresa nella corazza d'uno 
ermellino che sta sopra uno scoglio circondato 
dal fango, con lettere che dicano: “Potius mori 
quam faedari”, e con l'insegna Fregosa; e sopra 
è una Vittoria con una ghirlanda di lauro et una 
palma nelle mani. Sopra la colonna, architrave, 
fregio e cornice è un altro ordine di pilastri, sopra 
le cimase de' quali stanno due figure di marmo 
tonde e due trofei pur tondi e della grandezza 
delle altre figure.
Di queste due statue una è la Fama in atto di le-
varsi a volo, accennando con la man dritta al cie-
lo e con una tromba che suona, e questa ha sottili 
e bellissimi panni attorno e tutto il resto ignuda, 
e l'altra è fatta per la Eternità, la quale è vestita 
con abito più grave e sta in maestà, tenendo nella 
man manca un cerchio dove ella guarda, e con 
la destra piglia un lembo di panno dentrovi pal-
le, che denotano vari secoli, con la sfera celeste 
cinta dalla serpe, che con la bocca piglia la coda; 
nello spazio del mezzo sopra il cornicione che fa 
fare e mette in mezzo queste due parti, sono tre 
scaglioni dove seggano due putti grandi et ignu-
di, i quali tengono un grande scudo con l'elmo 
sopra, drentovi l'insegna Fregosa, e sotto i detti 
scalini è di paragone un epitaffio di lettere grandi 
dorate. La quale tutta opera è veramente degna 
d'essere lodata, avendola il Danese condotta con 
molta diligenza, e dato bella proporzione e gra-
zia a quel componimento, e fatto con gran studio 
ciascuna figura. È il Danese non pure, come s'è 
detto, eccellente scultore, ma anco [195] buono 
e molto lodato poeta, come l'opere sue ne di-
mostrano apertamente, onde ha sempre pratica-
to et avuto stretta amicizia con i maggiori uomi-
ni e più virtuosi dell'età nostra. E di ciò anco sia 
argomento questa detta opera, da lui stata fatta 
molto poeticamente. È di mano del Danese nel 
cortile della Zecca di Vinezia, sopra l'ornamento 
del pozzo, la statua del Sole ignuda, in cambio 
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della quale vi volevano que' signori una Iustizia, 
ma il Danese considerò che in quel luogo il Sole è 
più a proposito. Questa ha una verga d'oro nella 
mano manca et uno scetro nella destra, a sommo 
al quale fece un occhio, et i razzi solari attorno 
alla testa, e sopra la palla del mondo, circondata 
dalla serpe che si tiene in bocca la coda, con alcu-
ni monticelli d'oro per detta palla generati da lui. 
Arebbevi voluto fare il Danese due altre statue, e 
quella della Luna per l'argento e quella del Sole 
per l'oro, et un'altra per lo rame, ma bastò a que' 
signori che vi fusse quella dell'oro, come del più 
perfetto di tutti gl'altri metalli.
Ha cominciato il medesimo Danese un'altra op-
era in memoria del principe Loredano, doge di 
Vinezia, nella quale si spera che di gran lunga ab-
bia a passare d'invenzione e capriccio tutte l'altre 
sue cose. La quale opera deve essere posta nella 
chiesa di San Giovanni e Polo di Vinezia. Ma per-
ché costui vive e va tuttavia lavorando a benefizio 
del mondo e dell'arte, non dirò altro di lui, né 
d'altri discepoli del Sansovino. Non lascerò già di 
dire brevemente d'alcuni altri eccellenti artefici 
scultori e pittori di quelle parti di Vinezia, con 
l'occasione dei sopra detti, per porre fine a ra-
gionare di loro in questa vita del Sansovino.
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Giovan Francesco Caroto (1470/80-
1555/58)
(Vasari, Vite, 1568, IV, pp. 568-573: in coda alla 
vita di Fra Giocondo, Liberale e altri veronesi)

Giovanfrancesco Caroto nacque in Verona l'anno 
1470, e dopo avere apparato i primi principii del-
le lettere, essendo inclinato alla pittura, levatosi 
dagli studii della grammatica, si pose a imparare 
la pittura con Liberale veronese, promettendogli 
ristorarlo delle sue fatiche. Così giovinetto, dun-
que, attese Giovanfrancesco con tanto amore e 
diligenza al disegno, che con esso e col colorito 
fu nei primi anni di grande aiuto a Liberale. Non 
molti anni dopo, essendo con gl'anni cresciuto il 
giudizio, vide in Verona l'opere d'Andrea Man-
tegna e parendogli, sì come era in effetto, che elle 
fussero d'altra maniera e migliori che quelle del 
suo maestro, fece sì col padre che gli fu concedu-
to, con buona grazia di Liberale, acconciarsi col 
Mantegna. E così andato a Mantoa e postosi con 
esso lui, acquistò in poco tempo tanto che An-
drea mandava fuori dell'opere di lui per di sua 
mano. Insomma non andarono molti anni che 
riuscì valente uomo.
Le prime opere che facesse, uscito che fu di sotto 
al Mantegna, furono in Verona nella chiesa dello 
spedale di S. Cosimo all'altare de' tre Magi, cioè 
i portegli che chiuggono il detto altare, ne' quali 
fece la Circoncisione di Cristo et il suo fuggire in 
Egitto, con altre figure. Nella chiesa de' frati In-
gesuati, detta San Girolamo, in due angoli d'una 
capella fece la Madonna e l'Angelo che l'annun-
zia. Al priore de' frati di San Giorgio lavorò in una 
tavola piccola un presepio, nel quale si vede che 
aveva assai migliorata la maniera, perché le teste 
de' pastori e di tutte l'altre figure hanno così bella 
e [569] dolce aria, che questa opera gli fu molto e 
meritamente lodata. E se non fusse che il gesso di 
quest'opera, per essere stato male stemperato, si 
scrosta e la pittura si va consumando, questa sola 
sarebbe cagione di mantenerlo vivo sempre nella 
memoria de' suoi cittadini. Essendogli poi alloga-
to dagl'uomini che governavano la Compagnia 
dell'Agnol Raffaello una loro capella nella chiesa 
di Santa Eufemia, vi fece dentro a fresco due sto-
rie dell'Agnolo Raffaello, e nella tavola a olio tre 
Agnoli grandi, Raffaello in mezzo e Gabriello e 
Michele dagli lati, e tutti con buon disegno e ben 
coloriti, ma nondimeno le gambe di detti Angeli 
gli furono riprese come troppo sottili e poco mor-
bide; a che egli, con piacevole grazia risponden-
do, diceva che poi che si fanno gl'Angeli con l'ale 
e con i corpi quasi celesti et aerei, sì come fussero 

uccegli, che ben si può far loro le gambe sottili e 
secche, acciò possano volare et andare in alto con 
più agevolezza. Dipinse nella chiesa di San Gior-
gio all'altare, dove è un Cristo che porta la croce, 
San Rocco e San Bastiano, con alcune storie 
nella predella di figure piccole e bellissime. Alla 
Compagnia della Madonna, in San Bernardino, 
dipinse nella predella dell'altar di detta Compag-
nia la natività della Madonna e gl'innocenti, con 
varie attitudini negl'ucisori e ne' gruppi de' putti 
difesi vivamente dalle lor madri; la quale opera è 
tenuta in venerazione e coperta, perché meglio si 
conservi. E questa fu cagione che gl'uomini del-
la Fraternita di Santo Stefano nel Duomo antico 
di Verona, gli facesseno fare al loro altare, in tre 
quadri di figure simili, tre storiette della Nostra 
Donna, cioè lo sposalizio, la Natività di Cristo e la 
storia de' Magi.
Dopo quest'opere, parendogli essersi acquista-
to assai credito in Verona, disegnava Giovan-
francesco di partirsi e cercare altri paesi, ma gli 
furono in modo addosso gl'amici e parenti, che 
gli fecero pigliar per donna una giovane nobile 
e figliuola di Messer Braliassarti Grandoni, la 
quale, poi che si ebbe menata l'anno 1505 et avu-
tone indi a non molto un figliuolo, ella si morì 
sopra parto. E così rimaso libero si partì Giovan-
francesco di Verona, et andossene a Milano, dove 
il signor Antonmaria Visconte, tiratoselo in casa, 
gli fece molte opere, per ornamento delle sue 
case, lavorare. Intanto essendo portata da un fi-
amingo in Milano una testa d'un giovane ritratta 
di naturale e dipinta a olio, la quale era da ognu-
no in quella città ammirata, nel vederla Giovan-
francesco se ne rise, dicendo: “A me basta l'ani-
mo di farne una migliore”. Di che facendosi beffe 
il fiamingo, si venne dopo molte parole a questo: 
che Giovanfrancesco facesse la pruova, e per-
dendo, perdesse il quadro fatto e 25 scudi, e vin-
cendo, [570] guadagnasse la testa del fiamingo 
e similmente 25 scudi. Messosi dunque Giovan-
francesco a lavorare con tutto il suo sapere, ri-
trasse un gentiluomo vecchio e raso con un spar-
viere in mano, ma ancora che molto somigliasse, 
fu giudicata migliore la testa del fiamingo. Ma 
Giovanfrancesco non fece buona elezzione, nel 
fare il suo ritratto, d'una testa che gli potesse 
fare onore, perché se pigliava un giovane bello 
e l'avesse bene immitato, come fece il vecchio, 
se non avesse passata la pittura dell'avversario, 
l'arebbe almanco paragonata. Ma non per questo 
fu se non lodata la testa di Giovanfrancesco, al 
quale il fiamingo fece cortesia, perché contentan-
dosi della testa sola del vecchio raso, non volle 
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altrimenti (come nobile e gentile) i venticinque 
ducati. Questo quadro venne poi col tempo nelle 
mani di madonna Isabella da Este, Marchesana 
di Mantoa, che lo pagò benissimo al fiamingo e lo 
pose per cosa singolare nel suo studio, nel quale 
aveva infinite cose di marmo, di conio, di pittura 
e di getto bellissime.
Dopo aver servito il Visconte, essendo Giovan-
francesco chiamato da Guglielmo, Marchese di 
Monferrato, andò volentieri a servirlo essendo di 
ciò molto pregato dal Visconte, e così arivato gli 
fu assegnata bonissima provisione, et egli, mes-
so mano a lavorare, fece in Casale a quel signo-
re in una cappella dove egli udiva messa, tanti 
quadri quanti bisognarono a empierla et ador-
narla da tutte le bande di storie del Testamento 
Vecchio e Nuovo, lavorate con estrema diligenza, 
sì come anco fu la tavola principale. Lavorò poi 
per le camere di quel castello molte cose che gli 
acquistarono grandissima fama. E dipinse in San 
Domenico, per ordine di detto marchese, tutta la 
capella maggiore, per ornamento d'una sepoltu-
ra dove dovea essere posto; nella quale opera 
si portò talmente Giovanfrancesco, che mer-
itò dalla liberalità del Marchese essere con on-
orati premi riconosciuto; il quale Marchese per 
privilegio lo fece uno de' suoi camerieri, come 
per uno instrumento, che è in Verona appresso 
gl'eredi, si vede. Fece il ritratto di detto signore 
e della moglie, e molti quadri che mandarono in 
Francia, et il ritratto parimente di Guglielmo lor 
primogenito ancor fanciullo, e così quegli delle 
figliuole e di tutte le dame che erano al servigio 
della Marchesana.
Morto il marchese Guglielmo, si partì Giovan-
francesco da Casale, avendo prima venduto ciò 
che in quelle parti aveva, e si condusse a Vero-
na, dove accomodò di maniera le cose sue e del 
figliuolo, al quale diede moglie, che in poco tem-
po si trovò esser ricco di più di settemila ducati. 
Ma non per questo abandonò la pittura, anzi vi 
[571] attese più che mai, avendo l'animo quieto e 
non avendo a stillarsi il cervello per guadagnarsi 
il pane. Vero è che, o fusse per invidia o per al-
tra cagione, gli fu dato nome di pittore che non 
sapesse fare se non figure piccole. Per che egli, 
nel fare la tavola della capella della Madonna in 
San Fermo, convento de' frati di San Francesco, 
per mostrare che era calonniato a torto, fece le 
figure maggiori del vivo e tanto bene, ch'elle fu-
rono le migliore che avesse mai fatto. In aria è la 
Nostra Donna, che siede in grembo a Santa Anna, 
con alcuni Angeli che posano sopra le nuvole, e 
a' piedi sono San Piero, San Giovanbattista, San 

Roco e San Bastiano, e non lontano è in un paese 
bellissimo San Francesco che riceve le stimite. Et 
invero quest'opera non è tenuta dagl'artefici se 
non buona.
Fece in San Bernardino, luogo de' frati Zoccol-
anti, alla capella de la croce, Cristo che inginoc-
chiato con una gamba chiede licenza alla madre. 
Nella quale opera, per concorrenza di molte no-
tabili pitture che in quel luogo sono di mano d'al-
tri maestri, si sforzò di passargli tutti; onde certo 
si portò benissimo, per che fu lodato da chiunche 
la vide, eccetto che dal guardiano di quel luogo; 
il quale con parole mordaci, come sciocco e goffo 
solenne che egli era, biasimò Giovanfrancesco 
con dire che aveva fatto Cristo sì poco reverente 
alla madre, che non s'inginocchiava se non con 
un ginocchio. A che rispondendo Giovanfran-
cesco disse: “Padre, fatemi prima grazia d'ingi-
nocchiarvi e rizzarvi, et io poi vi dirà per quale 
cagione ho così dipinto Cristo”. Il guardiano, 
dopo molti preghi inginocchiandosi, mise prima 
in terra il ginocchio destro e poi il sinistro, e nel 
rizzarsi alzò prima il sinistro e poi il destro. Il che 
fatto disse Giovanfrancesco: “Avete voi visto, pa-
dre guardiano, che non vi siate mosso a un tratto 
con due ginocchi, né così levato? Vi dico dunque 
che questo mio Cristo sta bene, perché si può 
dire o che s'inginocchi alla madre, o che, essendo 
stato ginocchioni un pezzo, cominci a levar una 
gamba per rizzarsi”. Di che mostrò rimanere as-
sai quieto il guardiano, pure se n'andò in là così 
borbottando sotto voce.
Fu Giovanfrancesco molto arguto nelle risposte, 
onde si racconta ancora che, essendogli una volta 
detto da un prete che troppo erano lascive le sue 
figure degl'altari, rispose: “Voi state fresco, se le 
cose dipinte vi comuovono, pensate come è da fi-
darsi di voi dove siano persone vive e palpabili”.
A Isola, luogo in sul lago di Garda, dipinse due 
tavole nella chiesa de' Zoccolanti, et in Malsessi-
no, terra sopra il detto lago, fece, sopra la porta 
d'una chiesa, una Nostra Donna bellissima, et 
in chiesa alcuni Santi a requisizione del Fracas-
toro, poeta famosissimo, del [572] quale era am-
icissimo. Al conte Giovanfrancesco Giusti dip-
inse, secondo la invenzione di quel signore, un 
giovane tutto nudo, eccetto le parti vergognose, il 
quale stando in fra due, et in atto di levarsi o non 
levarsi, aveva da un lato una giovane bellissima 
finta per Minerva, che con una mano gli mostra-
va la fama in alto, e con l'altra lo eccitava a se-
guitarla; ma l'ozio e la pigrizia che erano dietro 
al giovane, si affaticavano per ritenerlo. A basso 
era una figura con viso mastinotto, e più di servo 
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e d'uomo plebeo che di nobile, la quale aveva alle 
gomita attaccate due lumache grosse e si stava 
a sedere sopra un granchio; et appresso aveva 
un'altra figura con le mani piene di papaveri. 
Questa invenzione, nella quale sono altre belle 
fantasie e particolari, e la quale fu condotta da 
Giovanfrancesco con estremo amore e diligenza, 
serve per testiera d'una lettiera di quel signore 
in un suo amenissimo luogo detto Santa Maria 
Stella, presso a Verona. Dipinse il medesimo al 
conte Raimondo della Torre tutto un camerino 
di diverse storie in figure piccole. E perché si dil-
ettò di far di rilievo, e non solamente modegli per 
quelle cose che gli bisognavano e per acconciar 
panni addosso, ma altre cose ancora per suo ca-
priccio, se ne veggiono alcune in casa degl'eredi 
suoi, e particolarmente una storia di mezzo rilie-
vo che non è se non ragionevole. Lavorò di ritratti 
in medaglie, e se ne veggiono ancora alcuni come 
quello di Guglielmo marchese di Monferrato, il 
quale ha per rovescio un Ercole che amazza [...] 
con un motto che dice: “Monstra domat”.
Ritrasse di pittura il conte Raimondo della Torre, 
Messer Giulio suo fratello e Messer Girolamo 
Fracastoro. Ma fatto Giovanfrancesco vecchio, 
cominciò a ire perdendo nelle cose dell'arte, 
come si può vedere in Santa Maria della Scala ne' 
portegli degl'organi, e nella tavola della famiglia 
de' Movi, dove è un Deposto di croce, et in Santa 
Nastasia nella capella di San Martino. Ebbe sem-
pre Giovanfrancesco grande opinione di sé, onde 
non arebbe messo in opera per cosa del mondo 
cosa ritratta da altri, perché volendogli il vescovo 
Giovan Matteo Giberti far dipignere in Duomo 
nella capella grande alcune storie della Madonna, 
ne fece fare a Roma a Giulio Romano suo amicis-
simo i disegni, essendo datario di papa Clemente 
Settimo. Ma Giovanfrancesco, tornato il vescovo 
a Verona, non volle mai mettere que' disegni in 
opera. Là dove il vescovo sdegnato gli fece fare a 
Francesco detto il Moro. Costui era d'openione, 
né in ciò si discostava dal vero, che il vernicare 
le tavole le guastasse e le facesse, più tosto che 
non farieno, divenir vecchie; e perciò adoperava, 
lavorando, la vernice negli [573] scuri e certi olii 
purgati. E così fu il primo che in Verona facesse 
bene i paesi, perché se ne vede in quella città di 
sua mano che sono bellissimi. Finalmente, es-
sendo Giovanfrancesco di 76 anni, si morì come 
buon cristiano, lasciando assai bene agiati i nipo-
ti e Giovanni Caroti suo fratello, il quale, essen-
do stato un tempo a Vinezia, dopo avere atteso 
all'arte sotto di lui, se n'era a punto tornato a 
Verona quando Giovanfrancesco passò all'altra 

vita; e così si trovò con i nipoti a vedere le cose 
che loro rimasero dell'arte, fra le quali trovarono 
un ritratto d'un vecchio armato, benissimo fat-
to e colorito, il quale fu la miglior cosa che mai 
fusse veduta di mano di Giovanfrancesco, e così 
un quadretto, dentrovi un Deposto di croce, che 
fu donato al signor Spitech, uomo di grande au-
torità appresso al re di Pollonia, il quale allora 
era venuto a certi bagni che sono in sul Veronese. 
Fu sepolto Giovanfrancesco nella sua capella di 
San Niccolò nella Madonna dell'Organo, che egli 
aveva delle sue pitture adornata.
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Giovanni Caroti fratello del detto Giovanfrances-
co, se bene seguitò la maniera del fratello, egli 
nondimeno esercitò la pittura con manco rep-
utazione. Dipinse costui la su detta tavola della 
capella di San Niccolò, dove è la Madonna sopra 
le nuvole, e da basso fece il suo ritratto di natu-
rale e quello della Placida sua moglie. Fece anco 
nella chiesa di San Bartolomeo, all'altare degli 
Schioppi, alcune figurette di Sante, e vi fece il ri-
tratto di madonna Laura delli Schioppi, che fece 
fare quella capella, e la quale fu non meno per 
le sue virtù che per le bellezze celebrata molto 
dagli scrittori di que' tempi. Fece anco Giovanni 
a canto al Duomo in San Giovanni in Fonte, in 
una tavoletta piccola un San Martino, e fece il ri-
tratto di Messer Marcantonio della Torre quando 
era giovane, il quale riuscì poi persona litterata 
et ebbe publiche letture in Padova et in Pavia, 
e così anco Messer Giulio, le quali teste sono in 
Verona appresso degl'eredi loro. Al priore di San 
Giorgio dipinse un quadro d'una Nostra Donna, 
che come buona pittura è stato poi sempre e sta 
nella camera de' priori. In un quadro dipinse la 
trasformazione d'Ateone in cervio, per Brunetto 
maestro d'organi, il quale la donò poi a Girola-
mo Cicogna, eccellente ricamatore et ingegnere 
del vescovo Giberti, et oggi l'ha Messer Vincenzio 
Cicogna suo figliuolo.
Disegnò Giovanni tutte le piante dell'anticaglie 
di Verona, e gl'archi trionfali et il Colosseo, riv-
iste dal Falconetto, architettore veronese, [574] 
per adornarne il libro dell'antichità di Verona, 
il quale avea scritte e cavate da quelle proprie 
Messer Torello Saraina, che poi mise in stampa 
il detto libro, che da Giovanni Caroto mi fu man-
dato a Bologna, dove io allora faceva l'opera del 
refettorio di San Michele in Bosco, insieme col ri-
tratto del reverendo padre don Cipriano da Vero-
na, che due volte fu generale de' monaci di Monte 
Oliveto, acciò io me ne servissi, come feci, in una 
di quelle tavole. Il quale ritratto mandatomi da 
Giovanni è oggi in casa mia in Fiorenza con altre 
pitture di mano di diversi maestri.
Giovanni finalmente d'anni sessanta in circa, es-
sendo vivuto senza figliuoli e senza ambizione e 
con buone facultà, si morì, essendo molto lieto 
per vedere alcuni suoi discepoli in buona repu-
tazione, cioè Anselmo Canneri e Paulo Veronese, 
che oggi lavora in Vinezia et è tenuto buon mae-
stro. Anselmo ha lavorato molte opere a olio et 

in fresco, e particolarmente alla Soranza in sul 
Tesino, et a Castel Franco nel palazzo de' Soranzi 
et in altri molti luoghi, e più che altrove in Vi-
cenza. Ma per tornare a Giovanni, fu sepolto in 
Santa Maria dell'Organo, dove aveva dipinto di 
sua mano la capella.
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Vita di Michele San Michele architettore 
veronese (1484/88-1559)
(Vasari, Vite, 1568, V, pp. 361-379)

Essendo Michele San Michele nato l'anno 1484 
in Verona et avendo imparato i primi principii 
dell'architettura da Giovanni suo padre e da Bar-
tolomeo suo zio, ambi architettori eccellenti, se 
n'andò di sedici anni a Roma, lasciando il pa-
dre e due suoi fratelli di bell'ingegno, l'uno de' 
quali, che fu chiamato Iacomo, attese alle lettere 
e l'altro, detto don Camillo, fu canonico rego-
lare e generale di quell'Ordine; e giunto quivi 
studiò di maniera le cose d'architettura antiche 
e con tanta diligenza, misurando e consideran-
do minutamente ogni cosa, che in poco tempo 
divenne, non pure in Roma, ma per tutti i luoghi 
che sono all'intorno, nominato e famoso. Dalla 
quale fama mossi, lo condussero gl'orvietani con 
onorati stipendi per architettore di quel loro tan-
to nominato tempio. In servigio de' quali mentre 
si adoperava, fu per la medesima cagione con-
dotto a Monte Fiascone, cioè per la fabrica del 
loro tempio principale, e così servendo all'uno 
e l'altro di questi luoghi, fece quanto si vede in 
quelle due città di buona architettura. Et oltre 
all'altre cose in San Domenico di Orvieto fu fatta 
con suo disegno una bellissima sepoltura, credo 
per uno de' Petrucci nobile sanese, la quale costò 
grossa somma di danari e riuscì maravigliosa. 
Fece oltre ciò ne' detti luoghi infinito numero di 
disegni per case private e si fece conoscere per 
di molto giudizio et eccellente, onde papa Clem-
ente pontefice Settimo, disegnando servirsi di lui 
nelle cose importantissime di guerra che allora 
bollivano per tutta Italia, lo diede con bonissima 
provisione per compagno ad Antonio San Gallo, 
acciò insieme andassero a vedere tutti i luoghi di 
più importanza dello stato ecclesiastico e dove 
fusse bisogno dessero ordine di fortificare, ma 
sopra tutte Parma e Piacenza, per essere quelle 
due città più lontane da Roma e più vicine et es-
poste ai pericoli delle guerre. La qual cosa aven-
do essequito Michele et Antonio con molta sodis-
fazione del Pontefice, venne disiderio a Michele 
dopo tanti anni di rivedere la patria et i parenti 
e gl'amici, ma molto più le fortezze de' viniziani. 
Poi dunque che fu stato alcuni giorni in Verona, 
andando a Trevisi per vedere quella fortezza e di 
lì a Padova pel medesimo conto, furono di ciò av-
vertiti i signori viniziani e messi in sospetto non 
forse il San Michele andasse a loro danno rive-
dendo quelle fortezze. Per che, essendo di loro 
commessione stato preso in Padova e messo in 

carcere, [362] fu lungamente essaminato, ma 
trovandosi lui essere uomo da bene, fu da loro 
non pure liberato, ma pregato che volesse con 
onorata provisione e grado andare al servigio di 
detti signori viniziani. Ma scusandosi egli di non 
potere per allora ciò fare, per essere ubligato a 
Sua Santità, diede buone promesse e si partì da 
loro; ma non istette molto (in guisa, per averlo, 
adoperarono detti signori) che fu forzato a par-
tirsi da Roma e con buona grazia del Pontefice, 
al qual prima in tutto sodisfece, andare a servire 
i detti illustrissimi signori suoi naturali. Appres-
so de' quali dimorando, diede assai tosto saggio 
del giudizio e saper suo nel fare in Verona, dopo 
molte difficultà che parea che avesse l'opera, un 
bellissimo e fortissimo bastione, che infinita-
mente piacque a quei signori et al signor duca 
d'Urbino loro capitano generale. Dopo le quali 
cose avendo i medesimi deliberato di fortificare 
Lignago e Porto, luoghi importantissimi al loro 
dominio e posti sopra il fiume dell'Adice, cioè 
uno da uno e l'altro dall'altro lato, ma congiunti 
da un ponte, comisero al San Michele che dovesse 
mostrare loro, mediante un modello, come a lui 
pareva che si potessero e dovessero detti luoghi 
fortificare. Il che essendo da lui stato fatto, piac-
que infinitamente il suo disegno a que' signori et 
al duca d'Urbino. Per che, dato ordine di quanto 
s'avesse a fare, condusse il San Michele le forti-
ficazioni di que' due luoghi di maniera, che per 
simil opera non si può veder meglio, né più bel-
la, né più considerata, né più forte, come ben sa 
chi l'ha veduta. Ciò fatto, fortificò nel bresciano, 
quasi da' fondamenti, Orzinuovo, castello e porto 
simile a Legnago. 
Essendo poi con molta instanza chiesto il San Mi-
chele dal signor Francesco Sforza ultimo duca di 
Milano, furono contenti que' signori dargli licen-
za, ma per tre mesi soli; laonde, andato a Mila-
no, vide tutte le fortezze di quello stato et ordinò 
in ciascun luogo quanto gli parve che si dovesse 
fare, e ciò con tanta sua lode e sodisfazione del 
Duca, che quel signore oltre al ringraziarne i si-
gnori viniziani, donò cinquecento scudi al San 
Michele, il quale con quella occasione, prima che 
tornasse a Vinezia, andò a Casale di Monferrato 
per vedere quella bella e fortissima città e cas-
tello, stati fatti per opera e con l'architettura di 
Matteo San Michele, eccellente architetto e suo 
cugino, et una onorata e bellissima sepoltura di 
marmo fatta in San Francesco della medesima 
città pur con ordine di Matteo. Dopo tornatosene 
a casa non fu sì tosto giunto che fu mandato col 
detto signor duca d'Urbino a vedere la Chiusa, 
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fortezza e passo molto importante sopra Verona, 
e dopo tutti i luoghi del Friuli, Bergamo, [363] 
Vicenza, Peschera et altri luoghi, de' quali tutti e 
di quanto gli parve bisognasse, diede ai suoi si-
gnori in iscritto minutamente notizia. Mandato 
poi dai medesimi in Dalmazia per fortificare le 
città e luoghi di quella provincia, vide ogni cosa e 
restaurò con molta diligenza dove vide il bisogno 
esser maggiore, e perché non potette egli spedirsi 
del tutto vi lasciò Gian Girolamo suo nipote, il 
quale avendo ottimamente fortificata Zara, fece 
dai fondamenti la maravigliosa fortezza di San 
Niccolò, sopra la bocca del porto di Sebenico. 
Michele in tanto, essendo stato con molta fretta 
mandato a Corfù, ristaurò in molti luoghi quella 
fortezza et il simigliante fece in tutti i luoghi di 
Cipri e di Candia, se bene indi a non molto gli 
fu forza, temendosi di non perdere quell'isola 
per le guerre turchesche che soprastavano, tor-
narvi, dopo avere rivedute in Italia le fortezze del 
dominio vinisiano, a fortificare con incredibile 
prestezza la Cania, Candia, Retimo e Settia, ma 
particolarmente la Cania e Candia, la quale ried-
ificò dai fondamenti e fece inespugnabile. Essen-
do poi assediata dal turco Napoli di Romania, 
fra per diligenza del San Michele in fortificarla 
e bastionarla et il valore d'Agostino Clusoni ve-
ronese, capitano valorosissimo, in difenderla con 
l'arme, non fu altrimenti presa dai nemici, né su-
perata; le quali guerre finite, andato che fu il San 
Michele col Magnifico Messer Tomaso Monzeni-
go, capitan generale di mare, a fortificare di nuo-
vo Corfù, tornarono a Sebenico, dove molto fu 
comendata la diligenza di Giangirolamo, usata 
nel fare la detta fortezza di San Niccolò. Ritor-
nato poi il San Michele a Vinezia, dove fu molto 
lodato per l'opere fatte in levante in servigio di 
quella republica, deliberarono di fare una for-
tezza sopra il Lito, cioè alla bocca del porto di 
Vinezia. Per che, dandone cura al San Michele, 
gli dissero che se tanto aveva operato lontano di 
Vinezia, che egli pensasse quanto era suo debito 
di fare in cosa di tanta importanza e che in eterno 
aveva da essere in su gl'occhi del senato e di tanti 
signori; e che oltre ciò si aspettava da lui, oltre 
alla bellezza e fortezza dell'opera, singolare indu-
stria nel fondare sì veramente in luogo paludoso, 
fasciato d'ogni intorno dal mare e bersaglio de' 
flussi e riflussi, una machina di tanta importan-
za. Avendo dunque il San Michele non pure fat-
to un bellissimo e sicurissimo modello, ma anco 
pensato il modo da porlo in effetto e fondarlo, gli 
fu commesso che senz'indugio si mettesse mano 
a lavorare, onde egli, avendo avuto da que' si-

gnori tutto quello che bisognava e preparata la 
materia e ripieno de' fondamenti e fatto oltre ciò 
molti pali ficcati con doppio ordine, si mise con 
grandissimo numero di [364] persone perite in 
quell'acque a fare le cavazioni et a fare che con 
trombe et altri instrumenti si tenessero cavate 
l'acque che si vedevano sempre di sotto risorgere 
per essere il luogo in mare. Una mattina poi, per 
fare ogni sforzo di dar principio al fondare, av-
endo quanti uomini a ciò atti si potettono avere 
e tutti i facchini di Vinezia e presenti molti de' 
signori, in un sùbito con prestezza e sollecitu-
dine incredibile si vinsero per un poco l'acque di 
maniera, che in un tratto si gettarono le prime 
pietre de' fondamenti sopra le palificcate fatte, le 
quali pietre essendo grandissime pigliarono gran 
spazio e fecero ottimo fondamento; e così contin-
uandosi senza perder tempo a tenere l'acque ca-
vate, si fecero quasi in un punto que' fondamenti 
contra l'openione di molti che avevano quella per 
opera del tutto impossibile. I quali fondamenti 
fatti, poi che furono lasciati riposare abastanza, 
edificò Michele sopra quelli una terribile fortez-
za e maravigliosa, murandola tutta di fuori alla 
rustica con grandissime pietre d'Istria, che sono 
d'estrema durezza e reggono ai venti, al gielo et 
a tutti i cattivi tempi, onde la detta fortezza, oltre 
all'essere maravigliosa rispetto al sito nel quale 
è edificata, è anco, per bellezza di muraglia e per 
la incredibile spesa, delle più stupende che oggi 
siano in Europa e rappresenta la maestà e gran-
dezza delle più famose fabriche fatte dalla gran-
dezza de' romani. Imperò che oltre all'altre cose, 
ella pare tutta fatta d'un sasso e che intagliatosi 
un monte di pietra viva, se gli sia data quella for-
ma, cotanto sono grandi i massi di che è murata 
e tanto bene uniti e commessi insieme, per non 
dire nulla degl'altri ornamenti, né dell'altre cose 
che vi sono, essendo che non mai se ne potrebbe 
dir tanto che bastasse. Dentro poi vi fece Michele 
una piazza con partimenti di pilastri et archi 
d'ordine rustico, che sarebbe riuscita cosa raris-
sima se non fusse rimasa imperfetta. Essendo 
questa grandissima machina condotta al termine 
che si è detto, alcuni maligni et invidiosi dissero 
alla Signoria che ancor che ella fusse bellissima 
e fatta con tutte le considerazioni, ella sarebbe 
nondimeno in ogni bisogno inutile e forse anco 
dannosa; perciò che nello scaricare dell'artiglie-
ria, per la gran quantità e di quella grossezza che 
il luogo richiedeva, non poteva quasi essere che 
non s'aprisse tutta e rovinasse. Onde, parendo 
alla prudenza di que' signori che fusse ben fatto 
di ciò chiarirsi, come di cosa che molto importa-
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va, fecero condurvi grandissima quantità d'arti-
glieria e delle più smisurate che fussero nell'ar-
senale, et empiute tutte le canoniere di sotto e 
di sopra e caricatole anco più che l'ordinario, 
furono scaricate tutte in un tempo; onde fu tan-
to il rumore, il tuono et il terremoto [365] che si 
sentì, che parve che fusse rovinato il mondo, e la 
fortezza con tanti fuochi pareva un Mongibello et 
un inferno, ma non per tanto, rimase la fabrica 
nella sua medesima sodezza e stabilità, il senato 
chiarissimo del molto valore del San Michele, et i 
maligni scornati e senza giudizio, i quali avevano 
tanta paura messa in ognuno, che le gentildonne 
gravide, temendo di qualche gran cosa, s'erano 
allontanate da Vinezia. Non molto dopo, essen-
do ritornato sotto il dominio viniziano un luogo 
detto Marano di non piccola importanza ne' liti 
vicini a Vinezia, fu rassettato e fortificato con or-
dine del San Michele con prestezza e diligenza. E 
quasi ne' medesimi tempi, divolgandosi tuttavia 
più la fama di Michele e di Giovan Girolamo suo 
nipote, furono ricerchi più volte l'uno e l'altro 
d'andare a stare con l'imperatore Carlo Quinto e 
con Francesco re di Francia, ma eglino non vol-
lono mai, anco che fussero chiamati con onorat-
issime condizioni, lasciare i loro proprii signori 
per andare a servire gli stranieri, anzi, continu-
ando nel loro uffizio, andavano rivedendo ogni 
anno e rassettando dove bisognava tutte le città e 
fortezze dello stato viniziano. 
Ma più di tutti gl'altri fortificò Michele et adornò 
la sua patria Verona: facendovi, oltre all'altre 
cose, quelle bellissime porte della città che non 
hanno in altro luogo pari: cioè la Porta Nuova, 
tutta di opera dorica rustica, la quale nella sua 
sodezza e nell'essere gagliarda e massiccia corri-
sponde alla fortezza del luogo, essendo tutta mu-
rata di tufo e pietra viva, et avendo dentro stanze 
per i soldati che stanno alla guardia et altri molti 
commodi, non più stati fatti in simile maniera di 
fabriche. Questo edifizio, che è quadro e di so-
pra scoperto e con le sue canoniere, servendo per 
cavaliere difende due gran bastioni, o vero torri-
oni, che con proporzionata distanza tengono nel 
mezzo la porta; et il tutto è fatto con tanto giu-
dizio, spesa e magnificenza, che niuno pensava 
potersi fare per l'avenire, come non si era veduto 
per l'adietro, già mai altr'opera di maggior gran-
dezza né meglio intesa, quando di lì a pochi anni 
il medesimo San Michele fondò e tirò in alto la 
porta detta volgarmente dal Palio, la quale non è 
punto inferiore alla già detta, ma anch'ella pari-
mente o più bella, grande, maravigliosa et inte-
sa ottimamente. E di vero in queste due porte 

si vede i signori viniziani, mediante l'ingegno di 
questo architetto, avere pareggiato gl'edifizii e 
fabriche degl'antichi romani. Questa ultima por-
ta adunque è dalla parte di fuori d'ordine dorico, 
con colonne smisurate che risaltano, striate tutte 
secondo l'uso di quell'ordine, le quali colonne 
dico, che sono otto in tutto, sono poste a due 
[366] a due: quattro tengono la porta in mezzo 
con l'arme de' rettori della città, fra l'una e l'altra 
da ogni parte, e l'altre quattro similmente a due 
a due, fanno finimento negl'angoli della porta, la 
quale è di facciata larghissima e tutta di bozze, o 
vero bugne, non rozze ma pulite e con bellissi-
mi ornamenti; et il foro, o vero vano della porta, 
riman quadro, ma l'architettura nuova, bizzarra e 
bellissima. Sopra è un cornicione dorico ricchis-
simo con sue apartenenze, sopra cui doveva an-
dare, come si vede nel modello, un frontespizio 
con suoi fornimenti, il quale faceva parapetto 
all'artiglieria, dovendo questa porta, come l'al-
tra, servire per cavaliero. Dentro poi sono stanze 
grandissime per i soldati con altri commodi et ap-
partamenti. Dalla banda che è volta verso la città, 
vi fece il San Michele una bellissima loggia, tutta 
di fuori d'ordine dorico e rustico e di dentro tut-
ta lavorata alla rustica, con pilastri grandissimi, 
che hanno per ornamento colonne di fuori tonde 
e dentro quadre e con mezzo risalto, lavorate di 
pezzi alla rustica e con capitelli dorici senza base, 
e nella cima un cornicione pur dorico et intaglia-
to che gira tutta la loggia, che è lunghissima, den-
tro e fuori. Insomma quest'opera è maravigliosa, 
onde ben disse il vero l'illustrissimo signor Sfor-
za Pallavicino, governatore generale degl'esser-
citi viniziani, quando disse non potersi in Europa 
trovare fabrica alcuna che a questa possa in niun 
modo aguagliarsi; la quale fu l'ultimo miracolo 
di Michele, imperò che, avendo a pena fatto tut-
to questo primo ordine descritto, finì il corso di 
sua vita. Onde rimase imperfetta quest'opera, 
che non si finirà mai altrimenti, non mancando 
alcuni maligni (come quasi sempre nelle gran 
cose adiviene) che la biasimano, sforzandosi di 
sminuire l'altrui lodi con la malignità e malad-
icenza, poi che non possono con l'ingegno pari 
cose a gran pezzo operare.
Fece il medesimo un'altra porta in Verona, detta 
di San Zeno, la quale è bellissima, anzi in ogni 
altro luogo sarebbe maravigliosa, ma in Verona 
è la sua bellezza et artifizio dall'altre due sopra 
dette offuscata. È similmente opera di Michele il 
bastione, o vero baluardo, che è vicino a ques-
ta porta, e similmente quello che è più a basso 
riscontro a S. Bernardino, et un altro mezzo che 
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è riscontro al Campo Marzio, detto dell'Acquaio, 
e quello che di grandezza avanza tutti gl'altri, il 
quale è posto alla catena dove l'Adice entra nella 
città. 
Fece in Padova il bastione detto il Cornaro e 
quello parimente di Santa Croce, i quali amen-
due sono di maravigliosa grandezza e fabricati 
alla moderna, secondo l'ordine stato trovato da 
lui; imperò [367] che il modo di fare i bastioni a 
cantoni fu invenzione di Michele, per ciò che pri-
ma si facevano tondi. E dove quella sorte di bas-
tioni erano molto difficili a guardarsi, oggi, aven-
do questi dalla parte di fuori un angolo ottuso, 
possono facilmente esser diffesi, o dal cavaliero 
edificato vicino fra due bastioni, o vero dall'altro 
bastione se sarà vicino e la fossa larga. Fu anco 
sua invenzione il modo di fare i bastioni con le 
tre piazze, però che le due dalle bande guardano 
e difendono la fossa e le cortine con le canoniere 
aperte et il molone del mezzo si difende et of-
fende il nemico dinanzi. Il qual modo di fare è poi 
stato imitato da ognuno e si è lasciata quell'usan-
za antica delle canoniere sotterranee, chiamate 
case matte, nelle quali, per il fumo et altri imped-
imenti, non si potevano maneggiare l'artiglierie, 
senzaché indebolivano molte volte il fondamento 
de' torrioni e delle muraglie. 
Fece il medesimo due molto belle porte a Leg-
nago, fece lavorare in Peschiera nel primo fond-
are di quella fortezza e similmente molte cose in 
Brescia. E tutto fece sempre con tanta diligenza 
e con sì buon fondamento, che niuna delle sue 
fabriche mostrò mai un pelo. Ultimamente ras-
settò la fortezza della Chiusa sopra Verona, fa-
cendo commodo ai passeggeri di passare senza 
entrare per la fortezza, ma in tal modo però che 
levandosi un ponte da coloro che sono di dentro, 
non può passare contra lor voglia nessuno, né 
anco appresentarsi alla strada che è strettissima 
e tagliata nel sasso. Fece parimente in Verona, 
quando prima tornò da Roma, il bellissimo ponte 
sopra l'Adice, detto il Ponte nuovo, che gli fu fat-
to fare da Messer Giovanni Emo allora podestà di 
quella città, che fu ed è cosa maravigliosa per la 
sua gagliardezza.
Fu eccellente Michele non pure nelle fortificazi-
oni, ma ancora nelle fabriche private, ne' tem-
pii, chiese e monasterii, come si può vedere in 
Verona et altrove in molte fabriche, particolar-
mente nella bellissima et ornatissima cappella 
de' Guareschi in San Bernardino, fatta tonda a 
uso di tempio e d'ordine corinzio, con tutti queg-
li ornamenti di che è capace quella maniera. La 
quale cappella, dico, fece tutta di quella pietra 

viva e bianca che per lo suono che rende quan-
do si lavora è in quella città chiamata bronzo, e 
nel vero questa è la più bella sorte di pietra che 
dopo il marmo fino sia stata trovata insino a' 
tempi nostri, essendo tutta soda e senza buchi 
o macchie che la guastino. Per essere adunque 
di dentro la detta cappella di questa bellissima 
pietra e lavorata da eccellenti maestri d'intaglio 
e benissimo commessa, si tiene che per opera 
simile non sia oggi altra più [368] bella in Italia, 
avendo fatto Michele girare tutta l'opera tonda in 
tal modo, che tre altari che vi sono dentro con i 
loro frontespizii e cornici, e similmente il vano 
della porta, tutti girano a tondo perfetto, quasi 
a somiglianza degl'usci che Filippo Brunelleschi 
fece nelle cappelle del tempio degl'Angeli in Fi-
renze, il che è cosa molto difficile a fare. Vi fece 
poi Michele dentro un ballatoio sopra il primo 
ordine che gira tutta la cappella, dove si veggio-
no bellissimi intagli di colonne, capitelli, foglia-
mi, grottesche, pilastrelli et altri lavori intagliati 
con incredibile diligenza. La porta di questa cap-
pella fece di fuori quadra, corinzia, bellissima e 
simile ad una antica che egli vide in un luogo, 
secondo che egli diceva, di Roma. Ben è vero che 
essendo quest'opera stata lasciata imperfetta da 
Michele, non so per qual cagione, ella fu o per 
avarizia, o per giudizio fatta finire a certi altri che 
la guastarono, con infinito dispiacere di esso Mi-
chele, che vivendo se la vide storpiare in su gl'oc-
chi senza potervi riparare. Onde alcuna volta si 
doleva con gl'amici solo per questo, di non avere 
migliaia di ducati per comperarla dall'avarizia 
d'una donna, che per spendere men che poteva 
vilmente la guastava. 
Fu opera di Michele il disegno del tempio riton-
do della Madonna di Campagna vicino a Verona, 
che fu bellissimo, ancor che la miseria, debolezza 
e pochissimo giudizio dei deputati sopra quella 
fabrica l'abbiano poi in molti luoghi storpiata, e 
peggio averebbono fatto, se non avesse avutone 
cura Bernardino Brugnuoli, parente di Michele, 
e fattone un compiuto modello, col quale va oggi 
inanzi la fabrica di questo tempio e molte altre. 
Ai frati di Santa Maria in Organa, anzi monaci 
di Monte Oliveto in Verona, fece un disegno che 
fu bellissimo della facciata della loro chiesa di 
ordine corinzio, la quale facciata essendo stata 
tirata un pezzo in alto da Paulo San Michele, si 
rimase, non ha molto, a quel modo, per molte 
spese che furono fatte da que' monaci in altre 
cose, ma molto più per la morte di don Cipria-
no veronese, uomo di santa vita e di molta au-
torità in quella Religione, della quale fu due volte 
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generale, il quale l'aveva cominciata. Fece anco 
il medesimo in San Giorgio di Verona, convento 
de' preti regolari di San Giorgio in Alega, mura-
re la cupola di quella chiesa, che fu opera bellis-
sima e riuscì contra l'openione di molti, i quali 
non pensarono che mai quella fabrica dovesse 
reggersi in piedi per la debolezza delle spalle che 
avea: le quali poi furono in guisa da Michele for-
tificate, che non si ha più di che temere. Nel me-
desimo convento fece il disegno e fondò un bel-
lissimo campanile di pietre lavorate, parte vive e 
parte di tufo, che fu assai bene [369] da lui tirato 
inanzi, et oggi si seguita dal detto Bernardino suo 
nipote, che lo va conducendo a fine.
Essendosi monsignor Luigi Lippomani, vesco-
vo di Verona, risoluto di condurre a fine il cam-
panile della sua chiesa, stato cominciato cento 
anni inanzi, ne fece fare un disegno a Michele, il 
quale lo fece bellissimo, avendo considerazione 
a conservare il vecchio et alla spesa che il vesco-
vo vi potea fare, ma un certo Messer Domenico 
Porzio romano, suo vicario, persona poco inten-
dente del fabricare, ancor che per altro uomo da 
bene, lasciatosi imbarcare da uno che ne sapea 
poco, gli diede cura di tirare inanzi quella fabri-
ca. Onde colui murandola di pietre di monte non 
lavorate e facendo nella grossezza delle mura le 
scale, le fece di maniera, che ogni persona anco 
mediocremente intendente d'architettura indo-
vinò quello che poi successe, cioè che quella fab-
rica non istarebbe in piedi. E fra gl'altri il molto 
reverendo fra' Marco de' Medici veronese, che 
oltre alli altri suoi studii più gravi, si è dilettato 
sempre, come ancor fa, della architettura, pre-
disse quello che di cotal fabrica avverrebbe, ma 
gli fu risposto: “Fra' Marco vale assai nella pro-
fessione delle sue lettere di filosofia e teologia, 
essendo lettor publico, ma nell'architettura non 
pesca in modo a fondo, che se gli possa credere”. 
Finalmente arrivato quel campanile al piano del-
le campane, s'aperse in quattro parti di maniera, 
che dopo avere speso molte migliaia di scudi in 
farlo, bisognò dare trecento scudi a' smuratori 
che lo gettassono a terra, acciò cadendo da per 
sé, come in pochi giorni arebbe fatto, non rovi-
nasse all'intorno ogni cosa. E così sta bene che 
avvenga a chi, lasciando i maestri buoni et ec-
cellenti, s'impaccia con ciabattoni. Essendo poi 
il detto monsignor Luigi stato eletto vescovo di 
Bergamo et in suo luogo vescovo di Verona mon-
signor Agostino Lippomano, questi fece rifare a 
Michele il modello del detto campanile e comin-
ciarlo; e dopo lui, secondo il medesimo, ha fatto 
seguitare quell'opera, che oggi camina assai len-

tamente, monsignor Girolamo Trivisani, frate di 
San Domenico, il quale nel Vescovado sucedette 
all'ultimo Lippomano. Il quale modello è bellissi-
mo e le scale vengono in modo accomodate den-
tro, che la fabrica resta stabile e gagliardissima. 
Fece Michele ai signori conti della Torre verone-
si una bellissima cappella a uso di tempio tondo 
con l'altare in mezzo, nella lor villa di Fumane. E 
nella chiesa del Santo in Padoa fu con suo ordine 
fabricata una sepoltura bellissima per Messer 
Alessandro Contarini procuratore di San Marco 
e stato proveditore dell'armata viniziana; nella 
quale sepoltura pare che Michele volesse mostra-
re in che maniera [370] si deono fare simil ope-
re, uscendo d'un certo modo ordinario, che a suo 
giudizio ha più tosto dell'altare e cappella che di 
sepolcro. Questa dico, che è molto ricca per or-
namenti e di composizione soda et ha proprio 
del militare, ha per ornamento una Tetis e due 
prigioni di mano di Alessandro Vittoria, che sono 
tenute buone figure, et una testa o vero ritratto 
di naturale del detto signore, col petto armato, 
stata fatta di marmo dal Danese da Carrara. Vi 
sono oltre ciò altri ornamenti assai di prigioni, 
di trofei e di spoglie militari et altri de' quali non 
accade far menzione.
In Vinezia fece il modello del monasterio del-
le monache di San Biagio Catoldo, che fu mol-
to lodato. Essendosi poi deliberato in Verona 
di rifare il lazzaretto, stanza o vero spedale che 
serve agl'amorbati nel tempo di peste, essendo 
stato rovinato il vecchio con altri edifizii che er-
ono nei sobborghi, ne fu fatto fare un disegno a 
Michele, che riuscì oltre ogni credenza bellissi-
mo, acciò fusse messo in opera in luogo vicino 
al fiume, lontano un pezzo e fuori della spianata. 
Ma questo disegno veramente bellissimo, et otti-
mamente in tutte le parti considerato, il quale è 
oggi appresso gl'eredi di Luigi Brugnuoli nipote 
di Michele, non fu da alcuni, per il loro poco giu-
dizio e meschinità d'animo, posto interamente in 
essecuzione, ma molto ristretto, ritirato e ridotto 
al meschino da coloro i quali spesero l'autorità, 
che intorno a ciò avevano avuta dal publico, in 
storpiare quell'opera, essendo morti anzitempo 
alcuni gentiluomini che erano da principio sopra 
ciò et avevano la grandezza dell'animo pari alla 
nobiltà. Fu similmente opera di Michele il bellis-
simo palazzo che hanno in Verona i signori conti 
di Canossa, il quale fu fatto edificare da mon-
signor reverendissimo di Baius, che fu il conte 
Lodovico Canossa, uomo tanto celebrato da tutti 
gli scrittori de' suoi tempi. Al medesimo monsi-
gnore edificò Michele un altro magnifico palazzo 
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nella villa di Grezano sul veronese; di ordine del 
medesimo fu rifatta la facciata de' conti Bevilac-
qua, e rassettate tutte le stanze del castello di det-
ti signori, detto la Bevilacqua. Similmente fece 
in Verona la casa e facciata de' Lavezoli, che fu 
molto lodata. Et in Vinezia murò dai fondamen-
ti il magnifico e ricchissimo palazzo de' Cornari, 
vicino a San Polo, e rassettò un altro palazzo, pur 
di casa Cornara, che è a San Benedetto al Albore 
per Messer Giovanni Cornari, del quale era Mi-
chele amicissimo e fu cagione che in questo di-
pignesse Giorgio Vasari nove quadri a olio per 
lo palco d'una magnifica camera tutta di legna-
mi intagliati e messi d'oro riccamente. Rassettò 
medesimamente la casa de' Bragadini riscontro 
[371] a Santa Marina e la fece comodissima et 
ornatissima, e nella medesima città fondò e tirò 
sopra terra, secondo un suo modello e con spe-
sa incredibile, il maraviglioso palazzo del nobil-
issimo Messer Girolamo Grimani, vicino a San 
Luca sopra il canal grande, ma non poté Michele, 
sopragiunto dalla morte, condurlo egli stesso a 
fine, e gl'altri architetti presi in suo luogo da quel 
gentiluomo in molte parti alterarono il disegno e 
modello del San Michele. Vicino a Castel Franco, 
ne' confini fra il trivisano [e il] padovano, fu mu-
rato d'ordine dell'istesso Michele il famosissimo 
palazzo de' Soranzi, dalla detta famiglia detto la 
Soranza, il quale palazzo è tenuto, per abitura di 
villa, il più bello e più comodo che insino allo-
ra fusse stato fatto in quelle parti. Et a Piombi-
no, in contado, fece la casa Cornara e tante altre 
fabriche private, che troppo lunga storia sarebbe 
volere di tutte ragionare; basta aver fatto men-
zione delle principali. Non tacerò già che fece le 
bellissime porte di due palazzi: l'una fu quella de' 
rettori e del capitano e l'altra quella del palazzo 
del podestà, amendue in Verona e lodatissime, 
se bene quest'ultima, che è d'ordine ionico con 
doppie colonne et intercolonnii ornatissimi et al-
cune Vittorie negl'angoli, pare per la bassezza del 
luogo dove è posta alquanto nana, essendo mas-
simamente senza piedistallo e molto larga per la 
doppiezza delle colonne, ma così volle Messer 
Giovanni Delfini che la fé fare.
Mentre che Michele si godeva nella patria un 
tranquill'ozio e l'onore e riputazione che le sue 
onorate fatiche gl'avevano acquistate, gli so-
pravenne una nuova che l'accorò di maniera, che 
finì il corso della sua vita. Ma perché meglio s'in-
tenda il tutto e si sappiano in questa vita tutte 
le bell'opere de' San Micheli, dirò alcune cose di 
Giangirolamo nipote di Michele.
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Costui adunque, il quale nacque di Paulo, fratello 
cugino di Michele, essendo giovane di bellissimo 
spirito, fu nelle cose d'architettura con tanta dil-
igenza instrutto da Michele e tanto amato, che in 
tutte l'imprese d'importanza e massimamente di 
fortificazione lo volea sempre seco. Per che, dive-
nuto in brieve tempo con l'aiuto di tanto maestro 
in modo eccellente che si potea commettergli 
ogni difficile impresa di fortificazione, della quale 
maniera d'architettura si dilettò in particolare, 
fu dai signori viniziani conosciuta la sua virtù et 
egli messo nel numero dei loro architetti, ancor 
che fusse molto giovane, con buona provisione; 
e dopo mandato ora in un luogo et ora in altro a 
rivedere e rassettare le fortezze del loro domin-
io, e tallora a mettere in essecuzione i disegni di 
Michele suo zio. Ma oltre [372] agl'altri luoghi si 
adoperò con molto giudizio e fatica nella fortifi-
cazione di Zara e nella maravigliosa fortezza di 
S. Niccolò, in Sebenico, come s'è detto, posta in 
sulla bocca del porto; la qual fortezza, che da lui 
fu tirata su dai fondamenti, è tenuta, per fortezza 
privata, una delle più forti e meglio intesa che si 
possa vedere. Riformò ancora con suo disegno e 
giudizio del zio la gran fortezza di Corfù, riputata 
la chiave d'Italia da quella parte. In questa, dico, 
rifece Giangirolamo i due torrioni che guardano 
verso terra, facendogli molto maggiori e più forti 
che non erano prima e con le canoniere e piazze 
scoperte che fiancheggiano la fossa alla moder-
na, secondo l'invenzione del zio. Fatte poi allar-
gare le fosse molto più che non erano, fece ab-
bassare un colle che essendo vicino alla fortezza 
parea che la soprafacesse. Ma oltre a molte altre 
cose che vi fece con molta considerazione, questa 
piacque estremamente, che in un cantone della 
fortezza fece un luogo assai grande e forte, nel 
quale in tempo d'assedio possono stare in sicu-
ro i popoli di quell'isola, senza pericolo di essere 
presi da' nemici. Per le quali opere venne Giangi-
rolamo in tanto credito appresso detti signori, 
che gli ordinarono una provisione equale a quel-
la del zio, non lo giudicando inferiore a lui anzi, 
in questa pratica delle fortezze, superiore; il che 
era di somma contentezza a Michele, il quale ve-
deva la propria virtù avere tanto accrescimento 
nel nipote, quanto a lui toglieva la vecchiezza di 
poter più oltre caminare.
Ebbe Giangirolamo, oltre al gran giudizio di 
conoscere la qualità de' siti, molta industria in 
sapergli rappresentare con disegni e modelli di 
rilievo, onde faceva vedere ai suoi signori insino 

alle menomissime cose delle sue fortificazioni in 
bellissimi modelli di legname che facea fare, la 
qual diligenza piaceva loro infinitamente, veden-
do essi, senza partirsi di Vinezia, giornalmente 
come le cose passavano ne' più lontani luoghi di 
quello stato; et a fine che meglio fussero veduti 
da ognuno, gli tenevano nel palazzo del principe 
in luogo dove que' signori potevano vedergli a lor 
posta. E perché così andasse Giangirolamo se-
guitando di fare, non pure gli rifacevano le spese 
fatte in condurre detti modelli, ma anco molte 
altre cortesie.
Potette esso Giangirolamo andare a servire molti 
signori con grosse provisioni, ma non volle mai 
partirsi dai suo' signori viniziani, anzi, per con-
siglio del padre e del zio tolse moglie in Verona 
una nobile giovanetta de' Fracastori con animo 
di sempre starsi in quelle parti. Ma non essen-
do anco con la sua amata sposa, chiamata ma-
donna [373] Ortensia, dimorato se non pochi 
giorni, fu dai suoi signori chiamato a Vinezia e 
di lì con molta fretta mandato in Cipri a vedere 
tutti i luoghi di quell'isola, con dar commessione 
a tutti gli ufficiali che lo provedessino di quanto 
gli facesse bisogno in ogni cosa. Arivato dunque 
Giangirolamo in quell'isola, in tre mesi la girò e 
vide tutta diligentemente, mettendo ogni cosa in 
disegno e scrittura per potere di tutto dar raggua-
glio a' suoi signori. Ma mentre che attendeva con 
troppa cura e sollecitudine al suo ufficio, tenendo 
poco conto della sua vita negl'ardentissimi cal-
di che allora erano in quell'isola, infermò d'una 
febre pestilente che in sei giorni gli levò la vita, se 
bene dissero alcuni che egli era stato avelenato; 
ma comunche si fusse, morì contento, essendo 
ne' servigi de' suoi signori et adoperato in cose 
importanti da loro, che più avevano creduto alla 
sua fede e professione di fortificare che a quella 
di qualunche altro. Subito che fu amalato, conos-
cendosi mortale, diede tutti i disegni e scritti che 
avea fatto delle cose di quell'isola in mano di Lui-
gi Brugnuoli suo cognato et architetto, che allora 
attendeva alla fortificazione di Famagosta, che è 
la chiave di quel regno, acciò gli portasse a' suoi 
signori. Arivata in Vinezia la nuova della morte 
di Giangirolamo non fu niuno di quel senato che 
non sentisse incredibile dolore della perdita d'un 
sì fatt'uomo e tanto affezionato a quella repub-
blica.
Morì Giangirolamo di età di 45 anni et ebbe on-
orata sepoltura in S. Niccolò di Famagosta dal 
detto suo cognato, il quale poi tornato a Vinezia 
presentando i disegni e scritti di Giangirolamo, 
il che fatto fu mandato a dar compimento alla 

Giangirolamo Sanmicheli (1510 ca.-1559)
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fortificazione di Legnago, là dove era stato molti 
anni ad essequire i disegni e modelli del suo zio 
Michele. Nel qual luogo non andò molto che si 
morì, lasciando due figliuoli che sono assai val-
enti uomini nel disegno e nella pratica d'architet-
tura; 
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con ciò sia che Bernardino, il maggiore, ha ora 
molte imprese alle mani, come la fabrica del cam-
panile del Duomo e di quello di San Giorgio; la Ma-
donna detta di Campagna, nelle quali et altre opere 
che fa in Verona et altrove riesce eccellente, e massi-
mamente nell'ornamento e cappella maggiore di S. 
Giorgio di Verona, la quale è d'ordine composito e 
tale che per grandezza, disegno e lavoro affermano i 
veronesi non credere che si truovi altra a questa pari 
in Italia; quest'opera dico, la quale va girando sec-
ondo che fa la nicchia, è d'ordine corinzio con capi-
telli composti, colonne doppie di tutto rilievo e con i 
suoi pilastri dietro; similmente il frontespizio, che la 
ricuopre tutta, gira anch'egli con gran maestria sec-
ondo che fa la nicchia et ha tutti gl'ornamenti che 
cape quell'ordine, onde monsignor [374] Barbaro, 
eletto patriarca d'Aquileia, uomo di queste pro-
fessioni intendentissimo e che n'ha scritto, nel ri-
tornare dal Concilio di Trento, vide non senza mar-
aviglia quello che di quell'opera era fatto e quello 
che giornalmente si lavorava; et avendola più volte 
considerata, ebbe a dire non aver mai veduta simile 
e non potersi far meglio. E questo basti per saggio 
di quello che si può dall'ingegno di Bernardino, nato 
per madre de' San Micheli, sperare.

Ma per tornare a Michele, da cui ci partimo non 
senza cagione poco fa, gl'arrecò tanto dolore la 
morte di Giangirolamo, in cui vide mancare la casa 
de' San Micheli, non essendo del nipote rimasi figli-
uoli, ancor che si sforzasse di vincerlo e ricoprirlo, 
che in pochi giorni fu da una maligna febre ucciso, 
con incredibile dolore della patria e de' suoi illus-
trissimi signori. Morì Michele l'anno 1559 e fu se-
polto in San Tommaso de' frati carmelitani, dove è 
la sepoltura antica de' suoi maggiori; et oggi Messer 
Niccolò San Michele medico ha messo mano a fargli 
un sepolcro onorato, che si va tuttavia mettendo in 
opera. 
Fu Michele di costumatissima vita et in tutte le sue 
cose molto onorevole; fu persona allegra, ma però 
mescolato col grave; fu timorato di Dio e molto reli-
gioso, in tanto che non si sarebbe mai messo a fare 
la mattina alcuna cosa, che prima non avesse udito 
messa divotamente e fatte sue orazioni. E nel prin-
cipio dell'imprese d'importanza faceva sempre la 
mattina innanzi ad ogni altra cosa cantar solenne-
mente la messa dello Spirito Santo o della Madon-
na; fu liberalissimo e tanto cortese con gli amici, che 
così erano eglino delle cose di lui signori, come egli 
stesso. Né tacerò qui un segno della sua lealissima 
bontà, il quale credo che pochi altri sappiano, fuor 

che io. Quando Giorgio Vasari, del quale, come si 
è detto, fu amicissimo, partì ultimamente da lui in 
Vinezia, gli disse Michele: “Io voglio che voi sap-
piate, Messer Giorgio, che quando io stetti in mia 
giovanezza a Monte Fiascone, essendo innamorato 
della moglie d'uno scarpellino, come volle la sorte 
ebbi da lei cortesemente, senza che mai niuno da 
me lo risapesse, tutto quello che io desiderava. Ora, 
avendo io inteso che quella povera donna è rima-
sa vedova e con una figliuola da marito, la quale 
dice avere di me conceputa, voglio, ancor che pos-
sa agevolmente essere che ciò, come io credo, non 
sia vero, portatele questi cinquanta scudi d'oro e 
dategliele da mia parte per amor di Dio, acciò pos-
sa aiutarsi et accomodare secondo il grado suo la 
figliuola”. Andando dunque Giorgio a Roma, giun-
to in Monte Fiascone, ancor che la buona donna gli 
confessasse [375] liberamente quella sua putta non 
essere figliuola di Michele, ad ogni modo, sì come 
egli avea commesso, gli pagò i detti danari, che a 
quella povera femina furono così grati come ad un 
altro sarebbono stati cinquecento. Fu dunque Mi-
chele cortese sopra quanti uomini furono mai, con 
ciò fusse che non sì tosto sapeva il bisogno e de-
siderio degl'amici, che cercava di compiacergli se 
avesse dovuto spendere la vita; né mai alcuno gli 
fece servizio che non ne fusse in molti doppii rist-
orato. Avendogli fatto Giorgio Vasari in Vinezia un 
disegno grande con quella diligenza che seppe mag-
giore, nel quale si vedeva il superbissimo Lucifero 
con i suo' seguaci vinti dall'Angelo Michele piovere 
rovinosamente di cielo in un orribile inferno, non 
fece altro per allora che ringraziarne Giorgio quan-
do prese licenza da lui; ma non molti giorni dopo, 
tornando Giorgio in Arezzo, trovò il San Michele 
aver molto innanzi mandato a sua madre, che si 
stava in Arezzo, una soma di robe così belle et onor-
ate come se fusse stato un ricchissimo signore, e con 
una lettera nella quale molto l'onorava per amore 
del figliuolo. Gli volleno molte volte i signori vini-
ziani accrescere la provisione et egli ciò ricusando, 
pregava sempre che in suo cambio l'accrescessero 
ai nipoti. Insomma fu Michele in tutte le sue azzioni 
tanto gentile, cortese et amorevole, che meritò es-
sere amato da infiniti signori: dal cardinal de' Medi-
ci, che fu papa Clemente Settimo, mentre che stette 
a Roma, dal cardinale Alessandro Farnese, che fu 
Paulo Terzo, dal divino Michelagnolo Buonarroti, 
dal signor Francesco Maria duca d'Urbino, e da in-
finiti gentiluomini e senatori viniziani. In Verona fu 
suo amicissimo fra' Marco de' Medici, uomo di let-
teratura e bontà infinita, e molti altri de' quali non 
accade al presente far menzione.

Bernardino Brugnoli (1539-1584)
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Ora, per non avere a tornare di qui a poco a par-
lare de' veronesi, con questa occasione dei so-
pra detti farò in questo luogo menzione d'alcuni 
pittori di quella patria che oggi vivono e sono 
degni di essere nominati, e non passati in niun 
modo con silenzio. Il primo de' quali è Domeni-
co del Riccio, il quale in fresco ha fatto di chiaro 
scuro, et alcune cose colorite, tre facciate nella 
casa di Fiorio della Seta in Verona, sopra il pon-
te nuovo, cioè le tre che non rispondono sopra 
il ponte, essendo la casa isolata; in una sopra il 
fiume sono battaglie di mostri marini; in un'al-
tra le battaglie de' centauri e molti fiumi; nella 
terza sono due quadri coloriti. Nel primo, che è 
sopra la porta, è la mensa degli dei, e nell'altro, 
sopra il fiume, sono le nozze finte fra il Bena-
co, detto il lago di Garda, e Caride, ninfa finta 
per Garda, de' quali nasce il Mincio fiume, il 
quale veramente esce del detto [376] lago. Nel-
la medesima casa è un fregio grande, dove sono 
alcuni trionfi coloriti e fatti con bella pratica e 
maniera. In casa Messer Pellegrino Ridolfi, pur 
in Verona, dipinse il medesimo la incoronazi-
one di Carlo Quinto imperadore, e quando dopo 
essere coronato in Bologna cavalca con il Papa 
per la città con grandissima pompa. A olio ha 
dipinto la tavola principale della chiesa, che ha 
novamente edificata il duca di Mantoa vicina al 
castello, nella quale è la decollazione e martirio 
di Santa Barbara, con molta diligenza e giudizio 
lavorata. E quello che mosse il Duca a far fare 
quella tavola a Domenico, si fu l'aver veduta et 
essergli molto piaciuta la sua maniera in una 
tavola, che molto prima avea fatta Domenico 
nel Duomo di Mantoa, nella cappella di Santa 
Margherita, a concorrenza di Paulino, che fece 
quella di Santo Antonio, di Paulo Farinato, che 
dipinse quella di San Martino, e di Battista del 
Moro, che fece quella della Madalena. I qua-
li tutti quattro veronesi furono là condotti da 
Ercole cardinale di Mantova per ornare quella 
chiesa da lui stata rifatta col disegno di Giulio 
Romano. Altre opere ha fatto Domenico in Ve-
rona, Vicenza, Vinezia, ma basti aver detto di 
queste. È costui costumato e virtuoso artefice, 
perciò che oltre la pittura è ottimo musico e de' 
primi dell'accademia nobilissima de' filarmoni-
ci di Verona; né sarà a lui inferiore Felice suo 
figliuolo, il quale, ancor che giovane, si è mostro 
più che ragionevole pittore in una tavola che ha 
fatto nella chiesa della Trinità, dentro la quale 

è la Madonna e sei altri Santi grandi quanto il 
naturale. Né è di ciò maraviglia avendo questo 
giovane imparato l'arte in Firenze, dimorando 
in casa Bernardo Canigiani, gentiluomo fioren-
tino e compare di Domenico suo padre. 

Domenico Riccio, detto Brusasorzi (1516-1567)
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Vive anco nella medesima Verona Bernardino 
detto l'India, il quale, oltre a molte altre opere, 
ha dipinto in casa del conte Marcantonio del 
Tiene nella volta d'una camera in bellissime fig-
ure la favola di Psiche; et un'altra camera ha con 
belle invenzioni e maniera di pitture dipinta al 
conte Girolamo da Canossa. È anco molto lodato 
pittore Elliodoro Forbicini, giovane di bellissi-
mo ingegno et assai pratico in tutte le maniere 
di pitture, ma particolarmente nel far grottesche, 
come si può vedere nelle dette due camere et altri 
luoghi dove ha lavorato. Similmente Battista da 
Verona, il quale è così e non altrimenti fuor della 
patria chiamato, avendo avuto i primi principii 
della pittura da un suo zio in Verona, si pose con 
l'eccellente Tiziano in Vinezia, appresso il quale 
è divenuto eccellente pittore. Dipinse costui es-
sendo giovane in compagnia di [377] Paulino una 
sala a Tiene, sul vicentino, nel palazzo del Collat-
erale Portesco, dove fecero un infinito numero di 
figure che acquistarono all'uno e l'altro credito e 
riputazione. Col medesimo lavorò molte cose a 
fresco nel palazzo della Soranza a Castel Franco, 
essendovi amendue mandati a lavorare da Mi-
chele San Michele, che gl'amava come figliuoli. 
Col medesimo dipinse ancora la facciata della 
casa di Messer Antonio Cappello, che è in Vine-
zia sopra il canal grande. E dopo, pur insieme, 
il palco o vero soffittato della sala del consiglio 
de' Dieci dividendo i quadri fra loro. Non mol-
to dopo, essendo Batista chiamato a Vicenza, vi 
fece molte opere dentro e fuori, et in ultimo ha 
dipinto la facciata del Monte della Pietà, dove ha 
fatto un numero infinito di figure nude maggiori 
del naturale, in diverse attitudini, con bonissimo 
disegno et in tanti pochi mesi, che è stato una 
maraviglia. E se tanto ha fatto in sì poca età, che 
non passa trenta anni, pensi ognuno quello che 
di lui si può nel processo della vita sperare. 

Bernardino India (1528-1590)
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È similmente veronese un Paulino pittore che 
oggi è in Vinezia in bonissimo credito, conciò 
sia che non avendo ancora più di trenta anni, 
ha fatto molte opere lodevoli. Costui essendo in 
Verona nato d'uno scarpellino o, come dicono in 
que' paesi, d'un tagliapietre, et avendo imparato 
i principii della pittura da Giovanni Caroto ve-
ronese, dipinse in compagnia di Battista sopra 
detto, in fresco, la sala del Collaterale Portesco 
a Tiene nel vicentino; e dopo col medesimo alla 
Soranza molte opere fatte con disegno, giudizio 
e bella maniera. A Masiera, vicino ad Asolo nel 
trivisano, ha dipinto la bellissima casa del signor 
Daniello Barbaro, eletto patriarca d'Aquileia; in 
Verona nel refettorio di San Nazzaro, monaste-
rio de' monaci Neri, ha fatto in un gran quadro 
di tela la cena che fece Simon lebroso al Signo-
re quando la peccatrice se gli gettò a' piedi, con 
molte figure, ritratti di naturale e prospettive 
rarissime, e sotto la mensa sono due cani tan-
to belli che paiono vivi e naturali, e più lontano 
certi storpiati, ottimamente lavorati. E di mano 
di Paulino in Vinezia, nella sala del consiglio de' 
Dieci, è in un ovato, che è maggiore d'alcuni altri 
che vi sono e nel mezzo del palco come princi-
pale, un Giove che scaccia i vizii per significare 
che quel supremo magistrato et assoluto scaccia 
i vizii e castiga i cattivi e viziosi uomini. Dipinse 
il medesimo il soffittato o vero palco della chie-
sa di San Sebastiano, che è opera rarissima, e la 
tavola della cappella maggiore con alcuni quadri 
che a quella fanno ornamento, e similmente le 
portelle dell'organo, che tutte sono pitture ver-
amente lodevolissime. Nella sala del Gran Con-
siglio [377] dipinse in un quadro grande Fed-
erigo Barbarossa che s'appresenta al Papa, con 
buon numero di figure varie d'abiti e di vestiti e 
tutte bellissime e veramente rappresentanti la 
corte d'un papa e d'un imperatore et un senato 
viniziano, con molti gentiluomini e senatori di 
quella republica ritratti di naturale; et insom-
ma quest'opera è per grandezza, disegno e belle 
e varie attitudini tale che è meritamente lodata 
da ognuno. Dopo questa storia dipinse Paulino 
in alcune camere, che servono al detto consiglio 
de' Dieci, i palchi di figure a olio, che scortano 
molto e sono rarissime; similmente dipinse per 
andare a San Maurizio, da San Moise, la facciata 
a fresco della casa d'un mercatante, che fu op-
era bellissima, ma il marino la va consumando 
a poco a poco. A Camillo Trivisani in Murano 
dipinse a fresco una loggia et una camera, che 

fu molto lodata; et in San Giorgio Maggiore di 
Vinezia fece in testa d'una gran stanza le nozze 
di Cana Galilea a olio, che fu opera maravigliosa 
per grandezza, per numero di figure e per vari-
età d'abiti e per invenzione, e se bene mi ricorda, 
vi si veggiono più di centocinquanta teste tutte 
variate e fatte con gran diligenza. Al medesimo fu 
fatto dipignere dai procuratori di San Marco cer-
ti tondi angulari, che sono nel palco della libreria 
Nicena, che alla signoria fu lasciata dal cardina-
le Bessarione con un tesoro grandissimo di libri 
greci. E perché detti signori, quando cominciar-
ono a fare dipignere la detta libreria, promisero 
a chi meglio in dipignendola operasse un premio 
d'onore, oltre al prezzo ordinario, furono divisi 
i quadri fra i migliori pittori che allora fussero 
in Vinezia; finita l'opera, dopo essere state mol-
to ben considerate le pitture de' detti quadri, fu 
posta una collana d'oro al collo a Paulino, come a 
colui che fu giudicato meglio di tutti gl'altri aver 
operato. Et il quadro che diede la vittoria et il 
premio dell'onore fu quello dove è dipinta la Mu-
sica, nel quale sono dipinte tre bellissime donne 
giovani: una delle quali, che è la più bella, suona 
un gran lirone da gamba, guardando a basso il 
manico dello strumento e stando con l'orecchio 
et attitudine della persona e con la voce attentis-
sima al suono; dell'altre due, una suona un liuto 
e l'altra canta a libro; appresso alle donne è un 
Cupido senz'ale che suona un gravecembolo, di-
mostrando che dalla Musica nasce Amore, o vero 
che Amore è sempre in compagnia della Musi-
ca, e perché mai non se ne parte lo fece senz'ale. 
Nel medesimo dipinse Pan, dio secondo i poeti 
de' pastori, con certi flauti di scorze d'albori a lui, 
quasi voti, consecrati da' pastori stati vittorio-
si nel sonare. Altri due quadri fece Paulino nel 
medesimo luogo: in uno [379] è l'Aritmetica con 
certi filosofi vestiti alla antica e nell'altro l'Onore, 
al quale, essendo in sedia, si offeriscono sacrificii 
e si porgono corone reali. Ma perciò che questo 
giovane è a punto in sul bello dell'operare, e non 
arriva a trentadue anni, non ne dirò altro per ora.

Paolo Caliari, detto Veronese (1528-1588)
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È similmente veronese Paulo Farinato, valente 
dipintore, il quale essendo stato discepolo di 
Nicola Ursino ha fatto molte opere in Verona, 
ma le principali sono una sala, nella casa de' Fu-
manelli, colorita a fresco e piena di varie storie, 
secondo che volle Messer Antonio gentiluomo 
di quella famiglia e famosissimo medico in tutta 
Europa, e due quadri grandissimi in Santa Ma-
ria in Organi nella cappella maggiore, in uno de' 
quali è la storia degl'innocenti e nell'altro è quan-
do Gostantino imperatore si fa portare molti 
fanciugli innanzi per uccidergli, e bagnarsi del 
sangue loro, per guarir della lebbra. Nella nicchia 
poi della detta cappella sono due gran quadri, ma 
però minori de' primi; in uno è Cristo che riceve 
San Piero, che verso lui camina sopra l'acque, e 
nell'altro il desinare che fa San Gregorio a certi 
poveri. Nelle quali tutte opere, che molto sono da 
lodare, è un numero grandissimo di figure, fatte 
con disegno, studio e diligenza. Di mano del me-
desimo è una tavola di San Martino, che fu pos-
ta nel Duomo di Mantoa, la quale egli lavorò a 
concorrenza degl'altri suo' compatrioti, come s'è 
detto pur ora.
E questo sia il fine della vita dell'eccellente Mi-
chele San Michele e degl'altri valentuomini ve-
ronesi, degni certo d'ogni lode, per l'eccellenza 
dell'arti e per la molta virtù loro.

Paolo Farinati (1524-1606)
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Andrea Palladio (1508-1580)
(Vasari, Vite, 1569, VI, pp. 195-198; in coda alla 
vita di Sansovino) 

Ha dunque avuto Vicenza in diversi tempi ancor 
ch'essa, scultori, pittori et architetti, d'una par-
te de' quali si fece memoria nella vita di Vittore 
Scarpaccia, e massimamente di quei che fiorirono 
al tempo del Mantegna e che da lui impararono 
a disegnare, come furono Bartolomeo Mantegna, 
Francesco Veruzio e Giovanni Speranza pittori. 
Di mano de' quali sono molte pitture sparse per 
Vicenza. Ora nella medesima città sono molte 
sculture di mano d'un Giovanni intagliatore et 
architetto, che sono ragionevoli ancor che la sua 
propria professione sia stata di fare ottimamente 
fogliami et animali, come ancora fa, se bene è 
vecchio. Parimente Girolamo Pironi vicentino ha 
fatto in molti luoghi della sua città opere lodevoli 
di scultura e pittura. Ma fra tutti i vicentini meri-
ta di essere sommamente lodato Andrea Palladio 
architetto, per essere uomo di singolare ingegno 
e giudizio, come ne dimostrano molte opere fatte 
nella sua patria et altrove, e particolarmente la 
fabrica del palazzo della Comunità, che è molto 
lodata, [196] con due portici di componimento 
dorico fatti con bellissime colonne. Il medesimo 
ha fatto un palazzo molto bello e grandissimo ol-
tre ogni credere al conte Ottavio de' Vieri, con in-
finiti ricchissimi ornamenti. Et un altro simile al 
conte Giuseppo di Porto, che non può essere né 
più magnifico, né più bello, né più degno d'ogni 
gran principe di quello che è. Et un altro se ne fa 
tuttavia con ordine del medesimo al conte Vale-
rio Coricatto, molto simile per maestà e grandez-
za all'antiche fabriche tanto lodate. Similmente 
ai conti di Valmorana ha già quasi condotto a fine 
un altro superbissimo palazzo, che non cede a ni-
uno dei sopra detti in parte veruna.
Nella medesima città, sopra la piazza detta vol-
garmente l'Isola, ha fatto un'altra molto magni-
fica fabbrica al signor Valerio Chireggiolo, et a 
Pugliano villa del Vicentino una bellissima casa 
al Signor Bonifazio Pugliana cavaliere, e nel me-
desimo contado di Vicenza, al Finale, ha fatto a 
Messer Biagio Saraceni un'altra fabbrica, et una 
a Bagnolo al signor Vittore Pisani con ricchissi-
mo e gran cortile d'ordine dorico, con bellissime 
colonne. Presso a Vicenza nella villa di Lisiera ha 
fabricato al signor Giovanfrancesco Valmorana 
un altro molto ricco edifizio con quattro torri in 
sui canti, che fanno bellissimo vedere. A Meledo 
altresì ha principiato al conte Francesco Trissi-
no e Lodovico suo fratello un magnifico palazzo, 

sopra un colle assai rilevato, con molti sparti-
menti di loggie, scale et altre comodità da villa. A 
Campiglia, pure sul Vicentino, fa al signor Mario 
Ropetta un'altra simile abitura, con tanti como-
di, ricchi partimenti di stanze, loggie e cortili e 
camere dedicate a diverse Virtù, ch'ella sarà tos-
to condotta che fie al suo fine stanza più regia che 
signorile. A Lunede n'ha fatto un'altra da villa al 
signor Girolamo de' Godi, et a Ugurano un'altra 
al conte Iacopo Angarano che è veramente bellis-
sima, come che paia piccola cosa al grande ani-
mo di quel signore. A Quinto, presso a Vicenza 
fabricò anco, non ha molto, un altro palagio al 
conte Marcantonio Triene, che ha del grande e 
del magnifico quanto più non saprei dire. Insom-
ma ha tante grandissime e belle fabriche fatto il 
Palladio dentro e fuori di Vicenza, che quando 
non vi fussero altre, possono bastare a fare una 
città onoratissima et un bellissimo contado.
In Vinezia ha principiato il medesimo molte fab-
riche, ma una sopra tutte, che è maravigliosa e 
notabilissima, a imitazione delle case che soleva-
no far gl'antichi, nel monasterio della Carità. 
L'atrio di questa è largo piedi quaranta e lungo 
54, che tanto è a punto il diametro del quadra-
to, essendo le sue ali una delle tre parti e mezzo 
della lunghezza. Le colonne, che sono corinte, 
sono grosse piedi tre e [197] mezzo et altre 35. 
Dall'atrio si va nel peristilio, cioè in un claustro 
(così chiamano i frati i loro cortili) il quale dalla 
parte di verso l'atrio è diviso in cinque parti e dai 
fianchi in sette, con tre ordini di colonne l'un so-
pra l'altro, che il dorico è di sotto, e sopra il ioni-
co et il corinto. Dirimpetto all'atrio è il refettorio, 
lungo due quadri e alto insino al piano del peris-
tilio, con le sue officine intorno commodissime. 
Le scale sono a lumaca et in forma ovale, e non 
hanno né muro, né colonna, né parte di mezzo 
che le regga, sono larghe piedi tredici, e gli scalini 
nel posare si reggono l'un l'altro per essere fitti 
nel muro. Questo edifizio è tutto fatto di pietre 
cotte, cioe mattoni, salvo le base delle colonne, i 
capitegli, l'imposte degl'archi, le scale, le superfi-
cie delle cornici e le finestre tutte e le porte.
Il medesimo Palladio ai monaci neri di San 
Benedetto, nel loro monasterio di San Giorgio 
Maggiore di Vinezia, ha fatto un grandissimo e 
bellissimo refettorio col suo ricetto innanzi, et 
ha cominciato a fondare una nuova chiesa, con 
sì bell'ordine, secondo che mostra il modello, 
che se fie condotto a fine riuscirà opera stupen-
da e bellissima. Ha oltre ciò cominciato la fac-
ciata della chiesa di S. Francesco della Vigna, la 
quale fa fare di pietra istriana il reverendissimo 

Andrea Palladio (1508-1580)
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Andrea Palladio (1508-1580)

Grimani, patriarca d'Aquileia, con molto magni-
fica spesa. Sono le colonne larghe da piè palmi 
quattro et alte quaranta d'ordine corinto, e di già 
è murato da piè tutto l'imbasamento. Alle Gam-
baraie, luogo vicino a Vinezia sette miglia, in 
sul fiume della Brenta ha fatto l'istesso Palladio 
una molto comoda abitazione a Messer Niccolò 
e Messer Luigi Foscari, gentiluomini viniziani. 
Un'altra n'ha fatta a Marocco villa del Mestrino 
al cavalier Mozzenigo. A Piombino una a Messer 
Giorgio Cornaro, una alla Montagnana al mag-
nifico Messer Francesco Pisani, et a Zigogiari in 
sul Padovano una al conte Adovardo da Tiene 
gentiluomo vicentino; in Udine del Friuli una al 
signor Floriano Antimini; alla Mota, castel pure 
del Friuli, una al magnifico Messer Marco Zeno, 
con bellissimo cortile e portici intorno intorno. 
Alla Fratta, castel del Polesine, una gran fabrica 
al signor Francesco Badoaro, con alcune logge 
bellissime e capricciose; similmente vicino ad 
Asolo, castello del Trevisano, ha condotto una 
molto comoda abitazione al reverendissimo si-
gnor Daniello Barbaro, eletto d'Aquileia, che ha 
scritto sopra Vitruvio, et al clarissimo Messer 
Marcantonio suo fratello, con tanto bell'ordine, 
che meglio e più non si può imaginare, e fra l'al-
tre cose vi ha fatto una fontana molto simile a 
quella che fece fare papa Giulio in Roma alla sua 
vigna Giulia, con ornamenti per tutto di stucchi e 
pitture fatti da maestri eccellenti. In [198] Geno-
va ha fatto Messer Luca Giustiniano una fabrica 
con disegno del Palladio, che è tenuta bellissima, 
come sono anco tutte le sopra scritte, delle quali 
sarebbe stata lunghissima storia voler raccontare 
molti particolari di belle e strane invenzioni e ca-
pricci. E perché tosto verrà in luce un'opera del 
Palladio, dove saranno stampati due libri d'edifi-
zii antichi et uno di quelli che ha fatto egli stes-
so edificare, non dirò altro di lui, perché questa 
basterà a farlo conoscere per quello eccellente ar-
chitetto ch'egli è tenuto da chiunche vede l'opere 
sue bellissime, senzaché essendo anco giovane et 
attendendo continuamente agli studii dell'arte, si 
possono sperare ogni giorno di lui cose maggiori.
Non tacerò che a tanta virtù ha congiunta una 
sì affabile e gentil natura, che lo rende appresso 
d'ognuno amabilissimo. Onde ha meritato d'es-
sere stato accettato nel numero degl'Accademici 
del disegno fiorentini, insieme col Danese, Gi-
useppo Salviati, il Tintoretto e Batista Farinato 
da Verona, come si dirà in altro luogo, parlando 
di detti Accademici.
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