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Le esita nze, i d issid i, g li affa nni atto rno a ll a 
sola torre d i G iotto furo no ta nt i che A ntoni o 
Pncc i ne co mpose un poema e Giotto ne ebbe 
travagliata la vecchia ia e A nd rea da Po nteel e ra 
la vita . 

Per così f"tte conlra ri etil S: lIl ta Ma ri a de l 
F io re fu ed ifica ta in d ue secoli e mezzo e la 
sua fronte n on fu c9mpiuta che nel r887. Q uesta 
d el Vescovado d i A rezzo fu a ll ogata solo nel 
1897 , cinq ue secoli d o po che il tempio e r" 
compi uto. 

Nop era agevole im presa idearla, perchè d e l
l'a lt ra g ià te ntata ne l secolo XIV non e ra no 
rim aste a ltre tracce se no n q uattro basa me nti 
e due statue, nè p ropizi eleme nt i di ricostru
zione derivav<l no dall a natura del tempi o in

terrotto d ue " olte d ura nte d ue secoli e r ipreso 
e ispirato a l sentime nto più intim o e puro d i 
un'ope ra a rchi tett oni ca d el d uecento. Era il 

t e m po che la fed e co m inciava a vela rsi d i pro
fo nda mestizia pel bisogno e ne l d isagio de lla 
r ifo rma che to rme ntò g li spirit i p iù e letti e 
r icercava ne ll a solitud ine degl i e re mi e ne l
l'a usterità dei tempii un nu ovo lin g uaggio a lla 
sua voce. G uido Monaco lo aveva ritrovato 
nell e int im e armonie ig norate prim a di lui e 
lu aveva accorda to a i casti sile nzi d e ll 'e re m o 
d i Ba' di Croce, dove Da nte esu le chiedeva 
t re secoli più ta rd i un 'ora d i pace. Ma rga ri
tone lo raccogli eva e intonava co n a ltretta nta 
:l1'm o nia di forme sotto q uestì a rchi acut i che 
s i int recciano e sovrappongono su q ue lli a pie no 
cent ro co n tanta orig in a lità d i qu esta archi
tettura, ch e s i chia m ò d i tra nsizione ma che in
j'ìn e a rrecò ta nta in tim ità di se nt im ento nost ro a 
qu ell a roman ica d i m a nie ra e g lo ria uni vers:de . 

D oveva spetta re a un co ncittad in o d i Mar
ga ri tone com p iere l'ope ra sua. L 'a rchi te tto 
Da nte Vivian i, vittorioso ne ll a ga ra in t im ata 
da ll 'encomiabi le comitatu p romotore, sep pe 

vi nce re anche le d iffico ltà che g li d erivavan o 
d <l lla materi a e tri onfarn e . Si serbò fedele a lle 
linee e a ll e 11l 0venze d ell'opera o rig in ale, sep pe 
pe netra rne lo spirito d e li ca t iss im o, ne ind o vin ò 
l'ispirazio ne e la norm a da ll 'a ustera se m plic ità 
elel fia nco s u c ui predom in a no i g ra nd i p ia ni . 
E t utti g li e lementi a rchitettonici de l fia nco 
fece ricorrere in facc iata, da ll a IJ:!se Httica ;Ig li 
a rchi d i co ronamento, sì che lo sche let ro d e l
l'edi fi cio no n so ffrÌ stortura ma si l'in carnò di 
nu ove fo rme. E sepp e o bbedire a l p recetto 
fo nda me nta le dell 'arte: t utto s ia sempl ice e 
armo ni co: sit quodvis simpLe;!; dltllttaxat et 

ItJlltllt. O nd'è ch e so lo le t re porte s i adorn a ll u 
o pportu na me nte d i colonne e di intagli e d i 
statue, ope re q ueste de i va le nt i stat ua ri Q uat
trini e Cassioli. 

Sia o nore a lui e g lo ria a ll'arte sua! 

Il s uo Dome è da q uest 'ora legato in lunga 

e vi rtu osa ri g'a co n q uelli di Margarito ne, Gio
va nni P isa no, Agost in o e A ngelo senesi, Pie r 

de ll a F ra ncesca, A lI drea de ll a Ro bbi:l, che 
ahita no il t e mpio coi m iracoli de l lo ro genio. 

E onore sia agli oscuri m a va lo rosi arte fi ci che 

eseguiro ll o l'opera con la coscienza, la p e ri zia, 
la fede d i loro a ntenat i ! S i chia m;lIl o e suno 
op e ra i, ma no n e bbero no me p iù supe rbo g li 
artisti delle a nt iche g lori ose botteghe ; c in go no 
il g re m biul e , 111a lo cinsero a ll che Mino e Ar
nolfo e Giotto e Donate llo e Brune llesco. Sono 
i m arm orar i che d al macig no ha n fatto bal
zare nel m agiste ro dei loro accia i i g rap poli 
e le spig he e le corni ci e g li ste mmi e le fi
g ure de i sa nt i. S ono i mastri 1lluratori che ha n 
messo pietra su p iet ra e ha nn o affi nato o rn a
m e nt i e ha n fatto sfida d e ll a sicurtil d ell 'o pera 
a i secoli e alle lo ro m inaccie . So no i ca rpen
t ieri ch e ha nno r izza to p onti e cost ru tto im
palcatu re e sofferto d isagi e pe ri coli . Senza la 
lo ro ma no la concez ione d e ll'a rchi tetto sare iJ1Je 
sta ta sterile, se nza la concezione d e ll'archi tett o 
la lo ro ma no sare bbe r imasta ine rte. L a fa\'o la 
d i Me ne nio Agr ip pa è fatta a nch e per l'opera 
d'a rte. 

Ma l'avve nime nto d i oggi, che voi, A ltezza, 
consacrate con la vost ra presenza, t r;lsce nd e 
il lim ite degli onori e de l pre mio d eg'li uo mini 
e il breve cerchi o dell a città del Petra rca. In 
un a e tà più disposta a l calcolo che a ll a fed e 
dare o pera e pecunia e a relore a l compim e uto 
eli u n tem pio ant ico s ig ni fica che noi ita li .l n i 

sap pia m o rico ngiungerci a l passato come a 
m onito e vincolo eli nostra d ig nità nel p re
sente , s ig nifica che a null a vogliam o l'e nun zia re 
dell a nostra grA ndezza e che t utta abbrac
cia nd ola pe r q uan ti suoi co nfini ci segna il 
t e m po e lo spazio, vogli a m o d ife nd er la e sa l
varia; s ig ni fica che no n è mai mu ta in uoi la 
voce : ava nti ava nti , Ita lia nova ed a nti ca ! 

MUSEO CIVICO DI CARPI 

In augurazione. 

li 7 g iug no 1914 è stato in augur;lto il mUSeo 
di Ca rpi alla presenza d e l D iretto re G e nera le 
d e lle Helle A rti e el i alcuni me m bri d e l Con
sigli o S uperiore el e ll e Antichità. 

I I m useo è coll ocato nel caste ll o com unale 
che fu de i P io, in loca li adatt i, ul tima me nte 
resta urat i a c ura d e lla Commissio ne eli Stori a 
Patria con fo nd i raccolti eia E nt i locali, da ll a 
Casa Rea le e da l Governo. 

I l d iscorso inaugurale è stato te nuto ne ll a 
granele sala dei Mori dal d otto Mario Gavi, 
Presidente cleli a Commissione ci i S . P. Egli h a 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

- 59 

tessuta la storia d e l primo inizio dei Museo, che 
ha potuto essere solo un fatto compiuto quando 
la generositil d el cav. Pietro Foresti, Regio 
Ispettore dei MOnUlTle nti e Scavi, ha fatto 
dono di un 8 pregevole raccolta di quadri, 
stampe, ceramich e, sc"g-liole ecc. che si rife
riscon o a ll 'a rte ed 811 a storia di C8rpi. 

D opo il dotto Govi, il sig. G ino Piva, o ra
tore uffi cia le, par lò del gene ral e Manfredo Fanti, 
ciel suo c: lrteggio e d ocume nti, e cii illustri car
pigiani che presero parte attiva al Risorgi
me nto . 

Il pubblico visitò in segui to tutte le sa le e 
la bellissim8 Cappell a Pio, frescata da 13ern8r
dino Loschi, pittore d i Alberto Pio, su ll a quale 

il Bot/etti1to d 'ATte pubblicò U1l 0 scritto il
lu strato de l cav. Pi e tro F o resti. 

Per mo ltissimi , a nche cii Ca rpi, è stata una 
ri ve lazione la visita di questi prin cipeschi S8-
Ioni, te nuti per il passato ne lla ma ssima tra
sc uratezza; alla Cappella Pio è s tato :lssicurato, 
con forti c8tene, il cupolin o che min acciava 
cad ere pe r lo spostamento del muro di le
vante, sono state chiuse le finestre che in epoca 
rece nte era no state "perte, e riaperte le ori
ginali, munendole di vetri a rull o. 

In una gra nde sa la a pone nte, ad uso di 
a rchivi o, sono coll ocate vetrine per contenere 
saggi di cera mica loca le , lavori 8 stecco, arte 
de l tutto scomparsa, più m o lti legni per uso 
di stamperia, oggetti di scavo provenienti d811a 
storica terra mare della S8v8na in quel di Carpi 
ecc. A ll e pareti sono appesi molti ritratti di 
personaggi illustri ca rpigiani. 

D a l salone dei Mori, restaurato solo nelle 
due pareti di pone nte e sette ntrione, s i passa 

ne ll a sa la delle Rose, ricca di un bel soffitto, 
di un fregio a d elfini e di un monumental e 
camino cinquecentesco di marmo, con stemma 
de ll a famig lia Pio. Le pareti so no frescate, ma 
solo piccoli saggi resta no visibili, tutto il resto 
essendo coperto da più strati di colore a ca lce, 
e così dicasi de lla sa la dei Trionfi, e d i que ll a 
de l Principe , con magnifico soffitto a fig ure e 
fregi dell a fine del sec. XV. 

Meno i fra mme nti di fresco scoperti. tutto 
il resto della parete è stato coperto d i una 
tela color oro - vecchio per servire da sfondo 
ai quadri. 

Nella sa la delJe Rose sono esposti molti 
pa llii d 'a lt"re in scagli ola , rari esempi d i una 
arte d'invenzione carpigiana, ogg-i completa
me nte trascurata. Alle pareti un a serie di 
sta m pe i n legno a tre tinte di U go d a Ca rpi ; 
do no del cav. Foresti, stampe pregiatissim e e 
molto rare, un buon quadro di Bernardino 
Loschi, ra ppresè n. S. Rocco (d eposito Opere 
Pie), vmi quadri inte ress8 nti d e l C8 pitolo d e l 

Duomo d i Carp i, quadri moderni de i pitto ri 
carpig iani Lugli , Gross i, F orti , ecc. 

Sul ca mill O è una corni ce ad intagli d o rati 
d e.1 seice nto. Assai in te ressa nti sono : l'a nti ca 
pia nta di Carpi, st811lpa de ll a fine de l 1500, 

ed un frammento di se lciato in cotto a piccole 
forme geometrich e, trovato nei ristauri de l 
p81azzo Foresti e d o no del propri e tario. 

NelJa sa la detta dei Trionfi, a motivo d e i 
trionfi frescati nelle pareti, in un a vet rin a si 
a mmira Ull corale in perg8 me na tutto allumi
nato, proveniente dalla chiesa di S. N icolò in 
Carpi . È d e l tempo di Alberto Pio, ed è 
l' uni co rimasto d e i dodici che sin o a pochi 
an ni o r so no era no ne lla chiesa, dappoichè 
undici passarono a ll a Estense di Mod e na, 
quando la corpora zione dei frati fu so ppressn. 

Nell a stessa sa la S0 l1 0 ra ccolti i mi.g li ori di 
pinti come un a Annun ciazione , pittuf<1 su legno 
attribuita da ta luni al Palmezz8no, da 81tri a l 
Catena, ed una tavoletta r8pp. la Nascita coi 
Magi, di scuol:1 ven e t:1 della fine de l sec. xv. 
(deposito O pe re Pie). Del Loschi ved iamo un a 
lun etta a buon fresco, prove niente dalla Sagra, 
rapp. l 'Adorazio ne del Bambin o . 

Pure de l Loschi , pe r dono d e l cav. F o resti, 
so no perven uti a l Museo i segue mi quadri: 
una g rand e tavola ra pp. l'Ador8zioue de' M8gi, 
q uadro molto simil e a ll 'affresco della C:1ppe ll:1 
Pi o, un a tavo letta d ello stesso soggetto con 
varianti, a lt ra tavoletta con S. Nicola d a T o
le ntino e le compag ni e dei Sacchi bianchi e 
ne ri. 

Q uesto piccolo dipinto è stato pro habi lm e nte 
lo studio pe r il gra nde affresco del L oschi 
eseguito nell a soppressa Chiesa di Santa Ma
ria, a ffresco oggi levato dal muro e d eposit:1to 
ne l Museo. Seguono una tavola ce ntiu ata co n 
1:1 Madonna e il Figlio henedicente, studio pe l 
qUyd ro ci e l L oschi clelia R. Galleria Estense 
di Modena e un a vivace t ,lvo]etta di Marco Me
lo ni , pitto re ca rpigia no d e i primi 8uni ciel 1500, 

rapprese nt:"lte l'Ador:1zione. 
Dello I S C:1 rsellin o si aml~lira una g rande 

pala d'altare rapp. l'Annunci az ione col Padre 
Eterno in g loria, CJuadro che sin o al 1854 era 
in Santa Chia ra , chi es ina d i Carpi, poi fu le
vato per dar posto ad un quadro d e l Proc' 
Luigi Ascoli. Passò ne]] a quadreria Francios i 
di Carpi, indi neJJ8 g8 11 eri a del cav. Foresti. 

Di pittore sconosciuto, m 8 che si suppone 
essere Sa nte P.e randa veneto, pittore ai serv-ig i 
dei Principi Pichi cle li a Mirandola, è al Museo 
un a grand e pa la ra pp. il Battesimo di Gesù. 

D a docume nti d'archivio si sa che questo 
quadro fu dipinto nel 1599 -per ordin e cl eli a 
Confrate rnita di S. G iova nni e messo sull 'a l
tare maggiore. Nel 1782, soppressa detta Co n-
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fraternita, il quadro fu p o rt"to ne ll a chiesa d i 
S. Ig naz io d ove restò s in o a l T837 , ne l quale 
a nno e ntrò in ca sa Francios i. Nel r897 fu ac
qnistato da l cav. Foresti, indi do nato a l Museo. 

Da questa sa la si passa in qUe ll a detta del 
Principe , dove ill e lega nte vetrin a sono con
se rvate t utte le decorazioni, le a rmi e il car
teggio poli tico de l ge~'era l Ma l;ftedo Fanti per
venuti a l Museo per lascito del fig lio genera I 
Camill o. 

Su una parete ved iam o il ritratto del gene
rale Manfredo e tutto il su o stato di servizio 
in tanti documenti officia li. 

S u a ltra parete s i leggono diversi proclami 
quasi tutti de l 1831, in r e laz io ne a i moti po li
tici rivo lu zio na ri di t a le anno, e in o ltre la sen
tenza di m orte di Ciro Menotti,;-;;erie interes
sa ntiss ima pe r la sto ria del Risorgilnento ita
liano (dono de l cav. F oresti), arricchita a nche 
d e i ritratti d i Ciro Me notti, Rebucci, Borell i, 
Rocca ecc. 

CONSIGLIO SUPERIORE 

PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI. 

(Sessione strao1'dinaria di luglio). 

SEZIONE I. 

Sulla ripartizione degli ogg"etti fra i 
musei di Villa Giulia e delle Terme di 
Roma. - Esaminati accuratam ente g li ogg"etti 
in q uestione ; sentite le ragi oni esposte dai 
due Direttori degli Istituti suddetti; la Se
zionE' I è unanima mente di parere che: 

l ° L a suppellettile della tom ba di Vetra lla, 

apparte ne nte a ll'epoca imperiale , rima llga nel 
Museo Nazionale Romano. 

2 ° La stipe votiva di Diana Nem ore nse 
coi frammenti d ecorativi de l tempio rito rni a l 

Museo di Villa Giulia. 
3° La Sezione inoltre, con voti 5 contro 2 , 

è di opinio ne di assegnare a l Museo di Vi ll a 
G iulia la stipe votiva di Norba. 

Sulla istituzione di un Museo Gover
nativo in Padova. - La Sezione l del Con
sig lio Superiore, presa conoscenza de ll a pro
posta de l R. Soprinte ndente prof. Pellegrini 
e dei progetti redatt i dalla Soprinte nde nza d i 
Venezia per l'adattam ento dei loca-li di Pjazza 
Capit aniato; considerando che ne ll o stato d e lle 
cose no n è possibile attua re il progetto anch e 
per le condizioni econo mi che; passa a ll 'ordi ne 
de l g io rno. 

Mosaico di Oderzo. - La Sezio ne l esa 
minat e le fotografi e dei due mosa ici e letta 
la re lazione del Soprintendente prof. Pelle
grini, è d i parere che si inviti la Soprinte n-

de nza a forn ire possibilm e nte qua lche e le me nto 
grafico pe r d eter min a re il ca ra tte re e la dest i
nazio ne d egli <1mbie ll ti e la disposizio ne rec i
proca in essi de i d ue mosa ici. 

In attesa de lla vis ita che il Co ns ig" li e re Pro
fessore G hirard ini s i propone di compi e re ad 
Oderzo, rima nda a ll a prossi m a Sessio ne lIn a 
defi nitiva decisione. 

Calchi de II' Ara Pacis. - L a Sezione I, 
s ull a domanda del Pro f. Studniczka per la con
cessione de l calco in gesso del framm e nto d i 
fregio fig urato dell'Ara Pacis, rapprese ntante 
il sacrifi c io di Enea ; presa conoscenza dell a 
d ichi araz ione del Direttore, secondo la q ua le del 
pezzo a s inistra es istono g ià i calchi, dai qua li 
si p otrà fare la riprod uzione richiesta ; esa mi
nato accuratamente l'altro pezzo, rinvenuto 

ne l 1903, e contenente la fig ura di Enea e del 
suo compagno; e tenuto conto delle co ndi
zioni di faci liss ima friabilità di alcun e parti dell a 
superficie d e l m a rmo, rit iene che possa ve nir 
accordata la riprod uzione del b locco a sini
stra , ma non q ue lla del secondo blocco. 

Monumento di Polla. - La Sezione, in 
merito a ll 'acq uisto de l m on umento d i Polla, 
prima di ogni ulte rio re clecisione, in vit<l l 'Am
m inistrazione a voler soll ecita re, con tutti g li 
opportuni chiarimenti, un a revis ion e clel ia pe
rizia da part e de l locale Ge ni o Civile, ve rifican d o 
a ltresÌ la cond izione presente cie l m onume nto. 

Laminetta di bronzo con iscrizione 
umbra. ·- La Sezione , presa conoscenza clelia 
proposta d'acquisto di una la minetta ci i bro nzo 
con iscriz io ne Umbra, scoperta già da m olto 
tempo a Fossato di Vico, dopo avere esam i
nata la la min etta stessa aderente a l fra mme nto 
di un puteale fittil e ch e fu presentata a l Mini
stero, rico nosce l'opportunità d i acq uistarl a 
per il Museo Nazio na le di Vill a G iulia, purch è 
il prezzo richieston e da l proprietari o sia r idotto 
a gi usta misura . 

Cariatidi e fregio architettonico di pro
prietà barone Bacile. - La S ezio ne, sull a 
proposta ci i acq uisto d i t re caria tidi e d i IIn 
fregio a rchitettoni co co n fi g- ure, di pro pri età 
degli ered i del barone Ilacile d i Castig lione, 
rinve nuti a Vasto in t e rrito rio di L ecce, letta 
la re laz ione del Soprinte nclente per g li scavi e 
Musei cii Taranto, conside rando il significa to 
di queste sculture com e rari m onumenti cle l
l'arte de ll a Magna G recia, olt re che l'impor
tanza tipo logica e stilistica de ll e cari a tidi, crede 
opportun o dar facoltà a l Soprintende nte ci i 
Taranto d i trattare l'acq ui sto. 

SuppeHettili sepolcrali di Belmonte 
Piceno. - La Sezione, esaminata la proposta 
d'acq uisto de ll a quarta parte de ll e suppe llet
tili sepolcrali scope rte negli scavi governat ivi 
ci i Belmonte Pice no e spettanti a i sigg. RaHae le 
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