
Orìginalveròffentlichung in: Il Francescanesimo in Lombardia: storia e arte, Milano 1983, S, 197-215 

Alessandro Nova 

I tramezzi in Lombardia fra X V e X V I secolo: 
scene della Passione e devozione francescana 

L a d e m o l i z i o n e dei t r a m e z z i che d i v i d e v a n o in d u e part i d i s t i n 
te, sia da u n p u n t o di vista f o r m a l e sia nel le f u n z i o n i , le chiese 
m o n a s t i c h e erette p r i m a del C o n c i l i o di T r e n t o n e ha p r o f o n 
d a m e n t e alterato l 'aspetto or ig ina le . L a l o r o d i s t ruz i one f u in 
parte d o v u t a alle d i re t t i ve i m p o s t e dai decret i t r ident in i ; tu t ta 
v ia , i n L o m b a r d i a e nel le z o n e l i m i t r o f e n o n v e n n e r o tutt i a b 
battuti': m o l t i t r a m e z z i s o p r a v v i s s e r o s i n o alla f ine del X V I I se 
co l o e a lcuni s o n o tut tora intatt i . 
L a c o n s e r v a z i o n e di queste s trut ture è d o v u t a a d u e fat tor i p r i n 
cipali: i nnanz i t u t t o i t r a m e z z i ancora o g g i esistenti nell 'area 
l o m b a r d o - p i e m o n t e s e r a g g i u n g o n o il so f f i t t o , con t ra r i amente 
a q u a n t o accadeva nel l ' I ta l ia centrale, e s o n o c o m p l e t a m e n t e 
decorat i c o n af freschi , spesso di g r a n d e qual i tà , che i l lus t rano le 
stor ie della v i ta di C r i s t o ; i n s e c o n d o l u o g o si t r o v a n o i n picco l i 
centri peri feric i . 
C o m p i e n d o u n c e n s i m e n t o di queste paret i d ip in te si r i leva che 
a p p a r t e n g o n o tu t te a chiese f o n d a t e dai frat i m i n o r i osservant i 
fra i l 1421 e il 1500 circa. C i ò i m p l i c a l 'es istenza di u n a t i p o l o 
gia archi tet tonica e decora t i va prestabi l i ta da l l ' o rd ine ; e p p u r e il 
p r o b l e m a di quest i alti t r a m e z z i che i s o l a v a n o i laici dal c o r o 
della chiesa r i serva to ai m o n a c i è stato a l u n g o trascurato. In 
questa sede n o n cercherò d i anal izzare o g n i s i n g o l o e s e m p i o 
g i u n t o f o r t u n o s a m e n t e s i n o a n o i , m a p i u t t o s t o di p r o p o r r e 
un ' ipo te t i ca s o l u z i o n e de l l ' o r i g ine di ques te grand i pareti d i a 
f r a m m a che, è b e n e d i r lo s u b i t o , n o n è basata su alcuna p r o v a 
d o c u m e n t a r i a , bens ì su un 'a t t end ib i l e r i co s t ruz i one dei fatti a 
no i n o t i ; una r i co s t ruz i one che avrà s e m p r e un ' inev i tab i l e d o s e 
d' incertezza p o i c h é i d u e ed i f i c i che h a n n o s v o l t o u n r u o l o es 
senziale, per r a g i o n i diverse , n e l l o s v i l u p p o di questa t i p o l o g i a 
s o n o stati d e m o l i t i . Il v e c c h i o S a n t ' A n g e l o di M i l a n o , f o n d a 
men ta l e per q u a n t o concerne i l p r o b l e m a arch i te t ton ico , v e n n e 
g r a v e m e n t e d a n n e g g i a t o da u n i n c e n d i o ne l 1527 duran te le l o t 
te fra l 'eserci to imper i a l e e q u e l l o del re d i Francia, e d e f i n i t i v a 
m e n t e raso al s u o l o nel 1551 q u a n d o Ferrante G o n z a g a v o l l e 
r i f ondare le f o r t i f i caz ion i della città a l l a rgandone le mura"1 . Il 
San G i a c o m o d i P a v i a , essenziale per la t i p o l o g i a decora t i va , 
v e n n e r i s t rut turato nel X V I I I seco lo per p o i essere d i s t ru t to i n 
que l l o successivo'2 ' . Fatte queste p r e m e s s e p o s s i a m o in iz iare la 
nostra i n d a g i n e senza ul ter ior i i n d u g i . 

82. Guì-k (Carinzia), Cattedrale, K o n r a d v o n Friesach, Fastemuch (99 storie 
del l 'Ant ico e N u o v o Testamento) . 

San Bernardino a Milano e il diffondersi dell'Osservanza in Lom
bardia 
L e p r o f o n d e laceraz ioni del tessuto soc ia le e re l ig ioso p r o d o t t e 
dal lo sc i sma d e t e r m i n a r o n o , nei p r i m i decenn i del X V seco lo , 
l ' intensi f icarsi de l l ' opera s is temat ica e capi l lare di pred i caz ione 
da parte degl i ord in i m e n d i c a n t i che cerca rono di r iguadagnare 
la credibi l i tà e il pres t ig io perdu t i , n o n c h é di r i occupare il v u o 
t o spir i tuale creato dal le lo t te intest ine. In questa fase d ' in tensa 
opera di p r o s e l i t i s m o si dist inse San B e r n a r d i n o da Siena sia per 
l 'ef f icacia dei s e r m o n i , sia per l ' in fat icabi le ze lo . D o p o aver 
esord i to nel 1405, B e r n a r d i n o p r e d i c ò a l u n g o in T o s c a n a p r i 
m a di sentirsi p r o n t o a d i f f o n d e r e il s u o m e s s a g g i o nel le m a g 
g ior i città dell ' I tal ia set tentr ionale . Il san to g i u n s e per la p r i m a 
vo l ta a M i l a n o nel 1418, d o v e il s u o successo f u d o v u t o , c o m e 
egli stesso e b b e a r i cordare nel la d e c i m a predica tenuta a Siena 
nel 1427, alla sua opera di pac i f i caz i one pol i t i ca : s f r u t t a n d o u n 
d i f f u s o s e n t i m e n t o di s tanchezza , egl i seppe r iconci l iare part i 
avverse , conqu i s tare alla sua causa F i l i p p o M a r i a V i s c o n t i e 
conver t i re a l l ' O s s e r v a n z a n u m e r o s i n o b i l i mi lanes i . B e r n a r d i 
n o t o r n ò in città per la Q u a r e s i m a del 1419 e, u n a vo l t a c o n s o l i 
data la sua pos i z i one , nel 1421<3!. 
Il 1421 è u n a n n o f o n d a m e n t a l e per la f o r t u n a d e l l ' O s s e r v a n z a 
in L o m b a r d i a p o i c h é al lora v e n n e r o f onda t i i d u e p r i m i insed ia 
m e n t i della reg ione . Il 6 m a g g i o P ie t ro Grass i , v e s c o v o di P a 
v ia , c o n s e g n ò a B e r n a r d i n o , che ne prese possesso d i persona , 
la chiesetta di San G i a c o m o alla V e r n a v o l a pos ta f u o r i por ta 
Santa M a r i a in Pert ica ( o g g i p o r t a Cairol i ) '4 ' ; m e n t r e a M i l a n o , 
il 18 l u g l i o , il p r e v o s t o G i o v a n n i N a v a e i canon ic i d i Santa 
Mar ia Fu lcor ina dec isero di cedere la chiesetta di S a n t ' A n g e l o 
" p r o p e M e d i o l a n u m " ai frati m i n o r i che ne a v e v a n o fatta esp l i 
cita richiesta15'. Il d o c u m e n t o re la t i vo al C a p i t o l o di Santa M a 
ria Fu lcor ina n o n fa m e n z i o n e di B e r n a r d i n o , m a una bo l l a di 
P i o II , datata 6 o t t o b r e 1458, o l t re a r i cordare che i frat i si e r a n o 
stabil it i a S a n t ' A n g e l o p i ù di trentasei ann i add ie t ro (va le a dire 
nel 1421), ci i n f o r m a che la chiesa fu eretta " i p s o sanc to prae -
sente et c o n s e n s u m , c o n s i l i u m , a u x i l i u m et f a v o r e m ad h o c 
praestante""". 
G l i scarsi d o c u m e n t i a nost ra d i s p o s i z i o n e s o n o suf f ic ient i a 
chiarire d u e aspetti essenzial i . Innanz i t u t t o n o n f u B e r n a r d i n o , 
c o m e v o r r e b b e la t rad i z ione , a ch iedere in d o n o la chiesetta di 
S a n t ' A n g e l o p o i c h é se ne sarebbe fa t to u n c e n n o spec i f i co nel 
d o c u m e n t o del 1421; tu t tav ia , eg l i era presente a M i l a n o e v e n -
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ne consul tato q u a n d o si trattò di er igere il n u o v o S a n t ' A n g e l o 
fuor le mura . In s e c o n d o l u o g o , sia a Pav ia sia a M i l a n o i frati 
r ichiesero alle autorità c o m p e t e n t i gl i edi f ic i che p o t e v a n o esse
re congenial i alle l o ro esigenze. N o n si tratta per tanto di d o n a 
z ioni casuali, bensì di scelte oculate : i frati m i n o r i , guidat i e 
consigl iat i da Bernard ino , des ideravano delle p icco le chiese o d 
orator i situati a n o n p iù di u n c h i l o m e t r o dalle m u r a cittadine, f 
probabi l i m o t i v i di questa scelta f u r o n o sos tanz ia lmente due: la 
necessità di un l u o g o i so la to adat to alla med i t az i one , ma al c o n 
t e m p o n o n t r o p p o distante dal cent ro abi tato in m o d o da poter 
permettere ai frati di ragg iungere le piazze e le chiese cittadine 
destinate alla pred icaz ione senza soppor ta re grav i disagi; e la 
mancanza , a l m e n o agli esordi , di ingent i m e z z i e c o n o m i c i . 
Q u e s t a penuria finanziaria li costr inse a r ichiedere, c o m e nella 
d o m a n d a presentata ai canonic i di Santa Mar i a Fulcor ina , d o 
naz ioni di i m m o b i l i di n o n grande va lore : in effetti , c o m e r i 
cordato dalla pergamena del 18 l ug l i o 1421, la chiesetta di S a n 
t ' A n g e l o era abbandonata e ven iva sa l tuar iamente abitata s o l o 
da qualche eremita di passaggio ' . 
D o b b i a m o ora chiederci quale fosse l 'aspetto delle sempl ic i 
strutture archi tet toniche richieste dai p r i m i seguaci di B e r n a r 
d ino . La m i a ipotesi si basa sulla costante p lan imetr ia adottata 
nell 'erigere successive e ancor o g g i esistenti chiese osservant i , 
tutte ch iaramente ispirate a un p r o t o t i p o prest ig ioso che la t ra 
d iz ione ha v o l u t o def in i re " m o d u l o bernard in i ano" . Se osser 
v i a m o le p iante di San B e r n a r d i n o a Ivrea, di Santa Mar ia del le 
Graz ie a Vara l l o , di Santa Mar ia del le Graz ie a Be l l inzona , d i 
San Bernard ino a C a r a v a g g i o (v . p ianta a p . 412) e dì tanti altri 
orator i osservant i , la chiesa conven tua le (cioè la struttura al di 
là del t ramezzo ) è sempre c o m p o s t a da due van i quadrat i , d i 
m o d e s t e d i m e n s i o n i , copert i da v o l t e a crociera. 
P e n s o che in or ig ine la chiesetta di S a n t ' A n g e l o fosse anch'essa 
costituita da una sempl i ce aula quadrata anter iore e da un c o r o 
p iù p icco lo e più basso, a m b e d u e copert i da v o l t e a crociera 
p robab i lmente costo lonate . In altre paro le , la p r im i t i va s t ru t tu 
ra di S a n t ' A n g e l o fuor le m u r a d o v e v a essere s im i l e a u n o dei 
numeros i orator i got ic i eretti a poca distanza dai centri abitati 
nel corso del X I I I e X I V secolo . N e s s u n o degl i orator i tut tora 
esistenti co r r i sponde esattamente a questa struttura: que l l o di 
S o l a r e ad e semp io , è sì coper to da d u e vo l t e a crociera, m a i 
vani hanno le stesse d i m e n s i o n i ; ment re que l l o d i Lentate, p u r 
essendo m o l t o v i c i n o nelle p r o p o r z i o n i alla m i a ipotesi r i c o 
struttiva, è f o r m a t o da un 'aula anter iore rettangolare coperta da 
u n tetto a v i s t a " . La p iccola chiesa di S a n t ' A n g e l o , eretta p r i m a 
del 1288, d o v e v a anticipare e c o m b i n a r e le caratteristiche di 
questi due o r a t o r i ' . 
U n a vol ta r icostrui to per v ia indiziaria l ' ipotet ico aspetto o r i g i 
nar io del p r i m o S a n t ' A n g e l o , ci si d e v e d o m a n d a r e se ques to 
ambiente corr ispondesse alle es igenze dei frati m i n o r i . Ered i ta 
ta la donaz i one , essi dove t te ro infatt i a f f rontare u n p r o b l e m a 
essenziale: la d iv i s ione fra l o spazio r iservato ai m o n a c i e que l l o 

dest inato ai laici. Q u e s t a necessità r i ch iedeva l ' e rez ione d i u n 
t r a m e z z o s imi le a q u e l l o ado t ta to da tut te le chiese m o n a s t i c h e , 
vale a dire una struttura che separava in d u e part i d is t inte la 
navata e che s ' i n t e r r o m p e v a a m e t à altezza lasc iando u n o spaz io 
v u o t o fra l 'apice del t r a m e z z o e il tetto. T u t t a v i a , il g ià angus to 
spaz io o f fer to dal p i c c o l o o r a t o r i o n o n p o t e v a essere u l te r io r 
m e n t e sudd iv i so , né si p o t e v a amp l i a re il v a n o del la chiesa 
es tendendone i m u r i per imetra l i p o i c h é in ques to m o d o la vo l ta 
sarebbe crollata. 
A i frati, che n o n p o s s e d e v a n o ingen t i r i sorse e c o n o m i c h e e che 
a v e v a n o sopra t tu t to la necessità d i essere opera t i v i i n b r e v e 
t e m p o , dove t t e appar ire ev iden te che la so la s o l u z i o n e accetta
bile era quella di conservare l ' o ra to r i o c o m e chiesa conven tua l e 
e di costruire ex-novo una chiesa per i laici addossata a quel la p iù 
antica. D i qu i la necessità d i u n t r a m e z z o o parete d i a f r a m m a 
che raggiungesse il s o f f i t t o i n m o d o da mascherare la facciata 
de l l ' ora tor io e la poss ib i l i tà d i r icavare alla base de l l ' in tercape 
dine creatasi fra i d u e m u r i le d u e cappel le o p p o s t e al porta le 
della chiesa e aperte a la to de l l ' ingresso che m e t t e v a i n c o m u n i 
caz ione i due v a n i di questo ed i f i c i o c o m p o s i t o . C i ò sp iega per 
ché ci fosse u n s o l o passagg io fra la chiesa dei laici e quel la 
conventua le , p o i c h é esso n o n era al tro se n o n l ' an t i co e u n i c o 
ingresso di u n o r a t o r i o eret to v e r s o la fine del X I I I seco lo . I 
frati avrebbero p o t u t o adot tare una sola s o l u z i o n e alternativa: 
si sarebbe p o t u t o tagliare u n grande arco nel la facciata de l l ' o ra 
t o r i o ed erigere u n t r a m e z z o t rad iz iona le ; in ques to m o d o la 
vo l ta n o n sarebbe crollata. Il r isul tato p e r ò sarebbe stato g o f f o e 
m o d e s t o , e anche questa p u r m i n i m a s o l u z i o n e a v r e b b e c o m 
por ta to una spesa e u n r i ta rdo super f lu i , s opra t tu t t o c o n s i d e 
rando che la chiesa n o n era dest inata, c o m e v e d r e m o , alla ce le 
braz ione del sacro r i to . 
Spero che l ' ipotesi di una chiesa " c o m p o s i t a " possa risultare 
m e n o azzardata se soppesata alla luce di u n a u t o r e v o l e prece 
dente. 
S e c o n d o l 'annalista Luca W a d d i n g , i p r i m i f rancescani g iunsero 
a M i l a n o nel 1212nm. A c c o l t i c o n f a v o r e dal la città, v e n n e r o 
a l loggiat i da l l ' a rc ivescovo E n r i c o Settala nei pressi del l 'ant ica 
basil ica dei SS. N a b o r r e e Felice, d ie tro la cu i abs ide i frati f o n 
d a r o n o , nel 1233, una l o r o p r i m a cappel la o chiesa; tuttavia , 
p o c h i anni d o p o , nel 1256, essi en t ra rono in possesso de l l o stes
so ed i f ì c i o basilicale. La s o l u z i o n e adot tata dai frat i f u la p i ù 
log ica e la m e n o d ispend iosa : essi c o n s e r v a r o n o quas i intatta 
l 'ant ica basilica dei SS. N a b o r r e e Felice che d i v e n n e la parte 
anter iore di un p iù l u n g o ed i f i c io f o r m a t o da d u e vas t i a m b i e n t i 
accostati l o n g i t u d i n a l m e n t e l u n g o lo stesso asse"". In ques to 
caso fu poss ib i le abbattere la facciata del p r i m o ed i f ì c i o f rance 
scano e co l legarne i m u r i per imetra l i c o n quel l i de l la basil ica 
p o i c h é la copertura della chiesa dei frati era a capriate e n o n a 
vo l ta . 
Se d u n q u e i francescani a v e v a n o creato i l p r i m o e p i ù i m p o r 
tante t e m p i o d e l l ' o r d i n e in terra l o m b a r d a u n i f i c a n d o d ivers i 
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edi f ic i per m o t i v i d i e c o n o m i a ; a m a g g i o r r ag ione g l i o s s e r v a n 
ti che s i r i f acevano ai sani p r inc ip i del le o r i g i n i p r e d i c a n d o la 
p o v e r t à e la sempl i c i tà a v r e b b e r o d o v u t o tener presente l ' i n n e 
gabi le r i s p a r m i o c o m p o r t a t o dal la s o l u z i o n e da n o i p ropos ta . 
La cur iosa s trut tura del " m o d u l o b e r n a r d i n i a n o " v i e n e così ad 
essere spiegata da m o t i v i con t ingen t i ; tut tav ia , u n a siffatta s o 
l u z i o n e d o v r e b b e essere respinta qua lora entrasse in con f l i t t o 
c o n la f u n z i o n e d i queste chiese annesse ai c o n v e n t i osservant i . 
Infatt i se la l o r o f u n z i o n e pr inc ipa le fosse stata quel la di essere 
u n l u o g o d i c u l t o d o v e o f f i c iare la messa , la c o s t r u z i o n e di 
un 'a l ta parete a capanna che n o n s o l o o s t r u i v a la v ista del l 'altare 
(un p r o b l e m a creato anche dai n o r m a l i t ramezz i ) , m a che i n o l 
tre i m p e d i v a agl i astanti di recepire le p a r o l e del sacerdote n o n 
sarebbe stata tol lerata. La pr inc ipa le f u n z i o n e d i ques te s t ru t tu 
re n o n era p e r ò quel la d i f o rn i r e u n a m b i e n t e per la messa , 
bens ì per la p red icaz ione . L 'a l tare infatt i si t r o v a v a nel la metà 
c o n v e n t u a l e d o v e la messa v e n i v a o f f ic ia ta per i so l i m o n a c i . 
N o n si p u ò esc ludere a p r i o r i che i fedel i partec ipassero c o m u n 
que al sacro r i to , o che q u e s t ' u l t i m o ven i sse a v o l t e o f f i c i a to in 
una del le cappel le laterali del la chiesa " l a i ca" ; tut tav ia , i fedel i 
n o n a c c o r r e v a n o a quest i o ra to r i per u d i r e la messa , m a per 
concentrars i sp i r i tua lmente e per ascoltare i s e r m o n i de i frati. Si 
p u ò r icordare , ad e s e m p i o , il caso e s t r e m o del c o n v e n t o di San 
Francesco a San C o l o m b a n o d o v e , s e c o n d o il B u r o c c o , i frati 
" n o n d i m o r a r o n o . . . l o n g o t e m p o , m a s o l a m e n t e ne g i o rn i s o 
lenn i o d i festa per pred icarv i e d a m m i n i s t r a r e li s agrament i alli 
d e v o t i P o p o l i " , o p p u r e duran te i p e r i o d i pestilenziali"21 . Q u e s t o 
c o m p o r t a m e n t o è estraneo al l 'attuale conce t to d e v o z i o n a l e ; 
tut tav ia le m e s s e p o t e v a n o essere q u o t i d i a n a m e n t e attese nei 
g rand i t e m p l i c i t tadin i , n é si d e v e d imen t i ca re che ne l celebre 
c ic lo d i p red i che tenute a S iena nel 1427 l o stesso B e r n a r d i n o 
sos tenne che era m e g l i o perdere la messa p i u t t o s t o che la 
predica03 ' . Q u e s t a s traordinar ia a f f e r m a z i o n e del san to fa a n d a 
re i l pens iero a u n o deg l i e l ement i p i ù caratteristici del l 'aula 
r iservata ai laici, va l e a d ire l ' a m b o n e , che d i so l i to era co l l oca to 
dalla parte o p p o s t a alle cappel le laterali. 
Per q u a n t o r iguarda la s trut tura archi tet tonica resta da chiarire 
u n u l t i m o p r o b l e m a : se ne l caso del v e c c h i o S a n t ' A n g e l o d i 
M i l a n o e di a l cune altre chiese osservant i p o s s i a m o v e r o s i m i l 
m e n t e a f f e rmare che il " m o d u l o b e r n a r d i n i a n o " n a c q u e dalla 
semp l i ce r i s t ru t turaz ione d i u n o r a t o r i o p re esistente e da l l ' ag 
g iunta di un 'au la dest inata ai laici o d i u n c o r o riservato ai m o 
naci , d o b b i a m o ch iederc i c o m e m a i quas i tutti g l i altri insed ia 
m e n t i dei frati legat i alla R e g o l a c o n t i n u a r o n o a segu i re questa 
insol i ta t i po l og i a anche q u a n d o , p r e s u m i b i l m e n t e , n o n esiste
v a n o c o n d i z i o n a m e n t i esterni114'. 
La già citata bo l l a papale del 1458 a f f e r m a che B e r n a r d i n o p a r 
tec ipò alla c o s t r u z i o n e del v e c c h i o S a n t ' A n g e l o , eret to c o n la 
sua a p p r o v a z i o n e ( " c o n s e n s u m " ) e i l s u o c o n s i g l i o ( " c o n s i -
l i u m " ) . È infatt i assai v e r o s i m i l e che i frati si s iano consu l ta t i 
c o n il c a p o car i smat i co d e l l ' O s s e r v a n z a , che si t r o v a v a al lora in 

L o m b a r d i a , q u a n d o si t ra t tò di f o n d a r e il p r i m o m o n a s t e r o del 
m o v i m e n t o ; ed è m o l t o p r o b a b i l e che ques t ' opera d i c o n s u l e n 
za abbia da to o r i g ine alla l eggenda d i u n d i s e g n o di San B e r n a r 
d i n o lasciato a l l ' O s s e r v a n z a . Il m i t o è stato t r a s f o r m a t o in u n 
fat to s to r i co dagl i ag iogra f i f rancescani , e f o rse n o n è s o r p r e n 
dente constatare c o m e sia s tato se r i amente p reso in c o n s i d e r a 
z i o n e anche in s tudi recenti05 ' . T u t t a v i a , è i m p r o b a b i l e che B e r 
n a r d i n o abb ia tracciato u n tale p r o g e t t o , p o i c h é se avesse g i u d i 
cato questa struttura p a r t i c o l a r m e n t e adatta agl i o ra to r i o s se r 
van t i la r i t r o v e r e m m o pressoché ident ica anche nel le altre re 
g i o n i d o v e il santo p r e d i c ò , dal V e n e t o alla L igur i a , d a l l ' E m i l i a 
alle M a r c h e , dal la T o s c a n a a l l ' U m b r i a . È pe r tan to e v i d e n t e che 
il " m o d u l o b e r n a r d i n i a n o " n a c q u e in segu i t o a c o n d i z i o n a m e n 
ti con t ingen t i resi insuperab i l i dal l 'et ica e c o n o m i c o - r e l i g i o s a 
de l l 'Osservanza 0 " ' . 
D 'a l t ra parte è a l tret tanto o v v i o che la d o c u m e n t a t a presenza 
del san to in occas ione d e l l ' a m p l i a m e n t o del la chiesa d i S a n 
t ' A n g e l o ass icurò a l l ' ed i f i c io un ' aura mi t i ca che inves t ì q u e s t o 
p r i m o " m o d e l l o " d i un ' au to r i t à ind iscussa in tutta l 'area 
l o m b a r d o - p i e m o n t e s e . In segu i t o , n o n o s t a n t e la g o f f a s o l u z i o 
n e di u n a vasta e spog l i a parete in terna , questa t i p o l o g i a c o n o b 
b e u n e n o r m e successo d i r e t t a m e n t e p r o p o r z i o n a l e alla nascita 
e d i f f u s i o n e della l eggenda d i u n p r o g e t t o tracciato da San B e r 
na rd ino . 
G i à una " m a p p a s c e n o g r a f i c a " ne l c o r o di Santa M a r i a del le 
Graz i e a V a r a l l o r i corda c o m e la chiesa fosse stata eretta " s e 
c o n d o il d i s e g n o di S. B e r n a r d i n o da Siena l ' a n n o I486""7 ' , 
m e n t r e ancora nel 1725 il padre B u r o c c o s c r i veva che a f f i nché 
la chiesa d i Santa M a r i a del le G r a z i e a M o n z a , r i f ondata nel 
1463, "r iusc isse d i u o t a e s i m i l e nella Fabrica alle altre già erette 
nella P r o v i n c i a , [ v e n n e costru i ta ] s e c o n d o il d i s s e g n o lasciato 
da S. B e r n a r d i n o a l l 'Osservanza" " 8 ' . Il fa t to che questa t i p o l o 
gia si sia d i f fusa in u n a z o n a c h i a r a m e n t e de l im i ta ta (un q u a d r i 
latero i cui vert ic i s o n o B e l l i n z o n a a n o r d , il c o n v e n t o d e l l ' A n 
nunc ia ta d i P i a n c o g n o a est, M a l e o a s u d e Ivrea a oves t ) e n o n 
a l t rove è i nvece d o v u t o a l l 'assoluta i n d i p e n d e n z a degl i o s se r 
vant i dal Genera l e dei f rancescani e alla s o v r a n a a u t o n o m i a dei 
l o r o M i n i s t r i prov inc ia l i " ' " . C o m e e b b e a d i re V e s p a s i a n o da 
Bist icc i , " i v icar i i si f a n n o per p r o v i n c i a , et o g n i p r o v i n c i a ha il 
s u o " " " . 
La r ipe t i z ione di u n m o d u l o ed i l i z i o è una cos tante del la t r a d i 
z i o n e monas t i ca : ad e s e m p i o , q u a n d o l 'abate d i San G a l l o G o z -
bertus d o v e t t e r icostru ire , ne l l '820 , il m o n a s t e r o , si r i v o l s e a 
H e i t o , v e s c o v o di Bas i lea e abate d i R e i c h e n a u , per o t tenere 
una p ianta su p e r g a m e n a che gl i serv isse da m o d e l l o . A n a l o g a 
p o i fu la s i tuaz ione dei c o n v e n t i osservant i in T o s c a n a , d o v e le 
p l an ime t r i e di San Francesco al B o s c o in M u g e l l o , v i c i n o a G a l 
l i ano , ideata p o c o p r i m a del 1427, d i Santa M a r i a del le G r a z i e 
ad A r e z z o , iniz iata i n t o r n o al 1445, e d i San G i r o l a m o a V o l t e r 
ra, f onda ta nel 1445, s o n o identiche121'. C o m e le chiese o s s e r 
vant i d i L o m b a r d i a , s o n o anch 'esse caratterizzate da una s e m -
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plice p lan imetr ia a una navata , da interni spog l i e asciutti , da 
una modes ta e levaz ione e da un u n i c o porta le d ' ingresso ; le p iù 
marcate d i f ferenze e rano date dai t ramezz i , o g g i abbattut i , che 
n o n r a g g i u n g e v a n o il so f f i t t o e dalla copertura a v o l t e a c roc i e 
ra costo lonate su l l o spaz io r iservato ai laici. 
Se d u n q u e il ripetersi di u n m o d e l l o arch i te t ton ico è una c o 
stante del l 'edi l iz ia monas t i ca , p o s s i a m o i m m a g i n a r e l ' e n o r m e 
inf lusso esercitato dal presunto d i s e g n a tracciato da San B e r 
nard ino , che si era recato ancora una vo l ta a predicare in terra 
l o m b a r d a ne l l ' i nverno 1442-43 e che era m o r t o l ' a n n o seguente 
in o d o r di santità " : in effett i , ad eccez ione di S a n t ' A n g e l o , San 
G i a c o m o , San N a z a r o alla C o s t a a N o v a r a c Santa C r o c e a C o 
m o , tutte le chiese osservant i della p rov inc i a mi lanese v e n n e r o 
fondate dopo la m o r t e del popo la re predicatore, avvenu ta il 20 
m a g g i o 1444, e, fatta eccez ione anche per San B e r n a r d i n o a 
Mor ta ra e San M a u r i z i o a L o v c r c , d o p o la sua canon i zzaz ione 
(24 m a g g i o 1450) . C i ò spiega a suf f ic ienza la fortuna arrisa al 
" m o d u l o b e m a r d i n i a n o " , che, pur nella sua irrazional i tà, n o n 
so lo era funz iona le alla predicaz ione , m a aveva la n o n c o m u n e 
caratteristica di essere stato " c r e a t o " da u n santo. 

La decorazione dei tramezzi 
Bernard ino pred icò la pover tà e la sempl ic i tà r i f iu tando c o n 
integra coerenza i vescovat i di cui v e n i v a invest i to e d i s t r ibuen 
d o in e l emos ine le of ferte che gli v e n i v a n o porte . N o n v i è da 
stupirsi per tanto se il santo n o n fu u n prote t tore delle arti: il 
so lo d ip in to da lui r icordato nelle pred iche senesi del 1427 f u 
Y Annunciazione di S i m o n e Mar t in i 2 4 . D e l resto, entrato n e l l ' o r 
d ine dei frati m i n o r i nel 1402, egli si era i m m e d i a t a m e n t e a c c o 
stato a l l 'Osservanza , il m o v i m e n t o f o n d a t o da P a o l o T r i n c i nel 
1368, che auspicava un r i t o rno alle r igorose abi tudin i p r i m i t i v e 
del l 'ordine. 
U n a conseguenza del severo r ispetto in cui v e n i v a tenuta la r e 
go la della pover tà presso gli osservant i f u la mancata d e c o r a z i o 
ne delle p r ime chiese erette in L o m b a r d i a . Il p r o b l e m a v e n n e 
af frontato per la p r ima vo l ta a p iù d i c inquant 'ann i dalla f o n d a 
z ione dei p r im i insediament i ; nessuno si era infatt i p r e o c c u p a 
to, pr ima degl i anni '70, di far decorare l ' e n o r m e , spogl ia s u 
perficie che d i v ideva la chiesa dei laici da quel la dei m o n a c i . 
Tut tav ia , q u a n d o sì a b b a n d o n ò l 'austero r igore delle o r ig in i in 
seguito ai successi o t tenut i dal m o v i m e n t o presso l 'aristocrazia, 
i ncominc i ò a delincarsi il p r o b l e m a d i un ' i conogra f i a o s s e r v a n 
te che in qualche m o d o si d ist inguesse da quel la p r o m o s s a dai 
conventual i . 
Graz ie agli esempi superstit i , è sempl i ce constatare c o m e gl i 
osservanti abb iano i m p o s t o agli artisti un p r o g r a m m a i c o n o 
graf ico prestabi l i to che, pur a m m e t t e n d o delle var iaz ion i sul 
tema, d o v e v a essere rispettato nelle sue l inee essenziali da tutt i i 
pr ior i che intendessero far affrescare le pareti d i a f r a m m a del le 
l o ro chiese; eppure la tenacia di questa t rad iz ione i conogra f i ca 
che perdurò per più di m e z z o seco lo , dal 1475 circa al 1530 

circa, p o n e il p r o b l e m a de l l ' i dent i f i caz ione de l l ' au to revo le e 
pres t ig ioso p r o t o t i p o che pe r s ino u n artista del v a l o r e d i G a u 
d e n z i o Ferrari fu costret to a seguire . 
C o m e risulterà ch iaro in segu i to , ques to p r o t o t i p o era f o r m a t o 
da una grande Crocifissione, d ip in ta sopra l ' i ngresso che c o n d u 
ceva alla chiesa dei m o n a c i , a f f iancata da v e n t i r iquadr i che i l l u 
s t ravano la v i ta e la pass ione d i C r i s t o , i n s i s t endo sopra t tu t to 
sugl i u l t i m i ep i sod i del d r a m m a . 
A n c h e per q u a n t o concerne la deco raz i one n o n si p o s s o n o r a g 
g iungere risultati de f in i t i v i , p o i c h é i t r a m e z z i p i ù ant ich i e, a 
detta del le font i , ar t i s t i camente p i ù va l id i s o n o perdut i . T u t t a 
via, la scelta del poss ib i l e p r o t o t i p o ricade i n e v i t a b i l m e n t e o 
sugl i affreschi di V i n c e n z o F o p p a , B o n i f a c i o B e m b o e altri in 
San G i a c o m o a Pav ia , o p p u r e sui d ip in t i de l v e c c h i o S a n t ' A n 
ge lo f u o r le m u r a che s t r a p p a r o n o u n accora to p l a u s o d i a m m i 
raz ione a Pasquier L e M o i n e , u n francese al segu i to d i France 
sco I durante la s p e d i z i o n e in Italia del 1515: 

"sur lentree de la porte du cueur la passion nostre seigneur paincte en plat la 
plus singuliere paincture et plus parfaict ouurage qui soit en Mi l lan auecques 
la natiuité et autres histoires"125'. 

P u r t r o p p o , la prez iosa t e s t imon ianza del L e M o i n e forn i sce u n 
terminus ante quem p i u t t o s t o t a r d o che n o n ci aiuta a r i so l vere la 
quest ione; m a le i n c o n d i z i o n a t e paro le di e l o g i o usate dal f ran 
cese i nd i cano c o m e eg l i g iud icasse ques t ' opera super io re al C e 
n a c o l o di L e o n a r d o da lu i r i co rda to c o n a m m i r a z i o n e mis ta a 
s tupore , m a c o n m i n o r e entusiasmo126». N o n s a p p i a m o quale 
fosse i l l i ve l lo del la " c o n n o i s s e u r s h i p " di Pasqu ier ; tu t tav ia m i 
s e m b r a r a g i o n e v o l e a f f e rmare che la rosa dei poss ib i l i candidat i 
alla real izzaz ione d i u n s i f fat to c a p o l a v o r o sia assai ristretta: o l 
tre a B r a m a n t e , s o l o B r a m a n t i n o e F o p p a p o s s o n o aver c o n c e 
p i to la gran m a c c h i n a decora t i va del v e c c h i o S a n t ' A n g e l o e, per 
rag ion i che a d d u r r ò in segu i to , r i t engo che le m a g g i o r i p r o b a 
bil ità cadano sul m a e s t r o bresciano'27 ' . 
Assa i d iversa è la s i tuaz ione d i San G i a c o m o a P a v i a su cui 
a b b i a m o una ricca e c ircostanziata d o c u m e n t a z i o n e . L a chiesa, 
che s e c o n d o Pasquier L e M o i n e era " f o r t be l l e " , v e n n e fonda ta 
nel 1421 r iu t i l i z zando la cappel la duca le d i San G i a c o m o donata 
a B e r n a r d i n o da F i l i ppo M a r i a V i s c o n t i e consegnatag l i da l l ' e 
r u d i t o v e s c o v o di Pav ia P i e t ro Grassi'28'. In que l l ' occas ione 
m o l t i nob i l i paves i si c o n v e r t i r o n o a l l 'Osse rvanza . Q u e s t o g e 
nerale s o m m o v i m e n t o del le cosc ienze è r i c o r d a t o i n f o n t i p i u t 
tos to tarde qual i il Leggendario francescano1^, m a la ver id ic i tà d i 
questa t e s t imon ianza è in parte c o n f e r m a t a dalla v i ta d i A n t o 
n i o Beccaria , m e m b r o di una del le p iù ant iche f a m i g l i e paves i , 
che d o p o aver v e n d u t o tut t i i suo i ben i i n d o s s ò l ' ab i t o d i frate 
m i n o r e en t rando n e l l ' O s s e r v a n z a e p r e n d e n d o i l n o m e d i 
Francesco131". La sua b iogra f ia , scritta da fra G i a c o m o O d d o da 
Perugia e r ipubbl icata , con sott i l i var iant i , dal p a d r e B e n e d e t t o 
Mazzara , r icorda che Francesco Beccar ia m o r ì ne l l ' agos to del 
1454 essendo v i s s u t o trentatré ann i e tre m e s i c o m e rel igioso'3": 
c iò s ignif ica che egl i si c onver t ì a l l ' O s s e r v a n z a nel 1421 q u a n d o 
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B e r n a r d i n o p r e d i c ò in città. La c o n v e r s i o n e di A n t o n i o B e c c a 
ria è e m b l e m a t i c a n o n s o l o perché inves te di d ign i tà stor ica una 
tenace t rad iz ione orale, m a anche perché il bea to era in rappor t i 
d i parentela c o n Zaccar ina L o n a t i , la c o m m i t t e n t e degl i a f f re 
schi del t r a m e z z o i n San G i a c o m o . È a lei, alla sua r icchezza e 
alla v o l o n t à d i c o m m e m o r a r e d e g n a m e n t e la m e m o r i a del m a 
r i to , A u g u s t o Beccar ia , che si d e v e la rea l i zzaz ione della p r i m a 
parete d ip inta c o n s tor ie del la v i ta di C r i s t o . 
L e p red i che d i B e r n a r d i n o a v e v a n o a f fasc inato a tal p u n t o l ' ar i 
stocrazia pavese che m o l t i n o b i l i espressero nei l o r o tes tament i 
la v o l o n t à d i essere sepol t i in San G i a c o m o vest i t i in ab i to 
francescano'32 ' . D a q u a n t o si p u ò dedur re dagl i avar i ind iz i s i n o 
ra raccol t i sia i Beccar ia sia i L o n a t i e rano in stretto con ta t t o c o n 
gl i o r d i n i m o n a s t i c i e in part ico lar m o d o c o n gl i osservant i . D i 
Francesco Beccar ia a b b i a m o già det to ; m e n t r e il p i ù celebre 
m e m b r o di casa L o n a t i , n o m i n a t o cardinale nel s e t t embre 1493 
e sepo l t o in u n s u p e r b o m a u s o l e o i n Santa M a r i a del P o p o l o a 
R o m a , era stato s i g n i f i c a t i v a m e n t e bat tezzato Bernardino1 '3 ' . 
Era per tanto inev i t ab i l e che il con te A u g u s t o Beccar ia des ide 
rasse essere s e p o l t o in San G i a c o m o , il che a v v e n n e nel 1475<34). 
Zaccar ina a v r e b b e v o l u t o er igere una gran t o m b a a r i c o r d o del 
m a r i t o da p o c o s c o m p a r s o , u n p r o g e t t o che certo n o n av rebbe 
i n c o n t r a t o il f a v o r e o le s i m p a t i e di B e r n a r d i n o ; tut tav ia , il s a n 
to era o r m a i d e c e d u t o p i ù d i t rent 'ann i add ie t ro e, c o m e spesso 
accade, il suo o r i g i n a r i o r i g o r e era stato a m m o r b i d i t o dai s e 
guac i che n o n si a t t ennero c o n al trettanto s c r u p o l o al v i n c o l o d i 
p o v e r t à da essi pro fessa to . I frat i i n v e c e c o m p r e s e r o che il c o m 
m o v e n t e des ider io di Zaccar ina a v r e b b e finalmente p e r m e s s o 
d i decorare la g r a n d e e n u d a parete che d i v i d e v a la chiesa c o n 
d ip in t i d e v o z i o n a l i che a iutassero i fedel i a concentrars i sul la 
v i ta e la pass ione d i C r i s t o d u r a n t e la predica . T u t t a v i a , le s p e 
se, la scelta deg l i artisti e le susseguent i l abor i o se con t ra t t az i o 
n i , da cu i e m e r g e il carattere autor i tar io e v i g o r o s o del la c o m 
mi t tente , f u r o n o c o n d o t t e dal la sola Zaccar ina . G l i osservant i , 
in altre paro le , si l i m i t a r o n o a d i ro t tare le sue f o r t u n e da u n 
m o n u m e n t o d i g l o r i f i c a z i one pr iva ta a u n ' i m p r e s a decora t i va 
d i interesse c o m u n e ; le so le concess i on i fatte alla pietà e alla 
van i tà del la c o m m i t t e n t e f u r o n o u n b u s t o del m a r i t o co l l oca to 
sopra la t o m b a e i ritratti d i Zaccar ina e A u g u s t o affrescati so t to 
la Crocifissione, p r e s u m i b i l m e n t e in d u e t o n d i d ip in t i nei p e n 
nacchi s im i l i a que l l i che o s p i t a n o i " r i t ra t t i " di San Francesco e 
San B e r n a r d i n o i n Santa M a r i a del le G r a z i e a V a r a l l o . 
Il con t ra t to , s t ipu la to il 10 l u g l i o 1475, p r e v e d e v a che i p i t tor i 
V i n c e n z o F o p p a , B o n i f a c i o B e m b o , C o s t a n t i n o da V a p r i o , 
G i a c o m o V i s m a r a e Z a n e t t o B u g a t t i , a l lora i m p e g n a t i a d i p i n 
gere l ' ancona per la C a p p e l l a del le R e l i q u i e nel castel lo d i P a 
v ia , c o m p l e t a s s e r o en t ro d o d i c i mes i la " P a s s i o n e m D o m i n i 
nostr i J h e s u C h r i s t i , ab A n n u n t i a t i o n e usque ad M o r t e m 
inclusive"'35». T u t t a v i a il 5 a g o s t o 1476 B e m b o , F o p p a e V i s m a 
ra v e n n e r o c o n v o c a t i i n casa di Zaccar ina , d o v e l 'energ ica m a r 
chesa con tes tò l o r o i l fa t to d i n o n aver ancora c o m p l e t a t o l ' o p e 

ra che d o v e v a c o m m e m o r a r e l ' a n i m a del m a r i t o : B u g a t t i , che 
aveva c o m p l e t a t o s o l o una parte del la corn ice d ip in ta che i n 
quadrava le stor ie del la v i ta d i C r i s t o , era m o r t o nel m a r z o 
1476, m e n t r e C o s t a n t i n o da V a p r i o , che a l lora si trovava, a M i 
l ano ed era la vera pietra de l l o scanda lo , n o n s o l o n o n aveva 
ancora in iz ia to a d ip ingere , m a a v e v a pe r s ino subappa l ta to la 
sua parte d i l a v o r o a u n tal m a e s t r o Bartolomeo13 '" ' . L e protes te e 
le m i n a c c e di Zaccar ina s o r t i r o n o l 'e f fe t to v o l u t o po i ché , graz ie 
anche al persona le i n te ressamento del duca , g l i a f freschi v e n n e 
ro c o m p l e t a t i e n t r o il 16 d i c e m b r e 1476 q u a n d o F o p p a e B e m 
b o r icevet tero l ' u l t i m o p a g a m e n t o . D a q u e s t o d o c u m e n t o v e 
n i a m o a sapere che le scene rappresentate e rano v e n t u n o , i n c l u 
sa la g rande Crocifissione affrescata su un 'area pari a quel la di 
qua t t ro s tor ie m i n o r i ; i no l t re è c h i a r a m e n t e specif icata la s u d d i 
v i s i one del l a v o r o : F o p p a d ip in se u n q u i n t o del la corn ice , sei 
r iquadr i e la Crocifissione, m e n t r e al B e m b o erano stati a f f idat i 
sei r iquadr i e u n q u i n t o della cornice'371. L e ost i l i tà fra Zaccar ina 
e i suo i n o n t r o p p o zelant i p i t tor i f u r o n o d e f i n i t i v a m e n t e c o m 
pos te il 2 0 g e n n a i o 1477, q u a n d o anche C o s t a n t i n o da V a p r i o 
v e n n e l iquidato"1". 
G l i af freschi v e n n e r o p r o b a b i l m e n t e d is trut t i fra il 1724 e il 
1731 q u a n d o l ' intera chiesa v e n n e r istrutturata e il c o r o a f f re 
scato dal Magatti'3*0. P o s s i a m o tut tav ia f o r m a r c i un ' i dea a b b a 
stanza precisa de l l ' aspet to o r i g i n a r i o del g r a n d e t r a m e z z o se o s 
s e r v i a m o i due p iù i l lustr i d i scendent i di questa vasta opera di 
co l l aboraz ione : la parete decorata da M a r t i n o Spanzo t t i in San 
B e r n a r d i n o a Ivrea e quel la d ip in ta da G a u d e n z i o Ferrari in 
Santa M a r i a del le G r a z i e a V a r a l l o . A m b e d u e , p u r v a n t a n d o 
qua lche sott i le var iante i conogra f i ca , s o n o ispirate al g l o r i o s o 
m o d e l l o di F o p p a e c o m p a g n i , p o i c h é , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n 
t o accade in altri l u o g h i (ad e s e m p i o , in Santa M a r i a del le G r a 
z ie a B e l l i n z o n a d o v e le scene s o n o r ido t te a sedic i , o p p u r e in 
San B e r n a r d i n o a C a r a v a g g i o d o v e i r iquadr i s o n o s o l o c i n 
que) , le stor ie del la v i ta di C r i s t o s o n o esa t tamente v e n t u n o . 
A n z i , p o s s i a m o essere ancora p i ù precisi : il c i rcos tanz ia to atto 
n o t o r i o del 16 d i c e m b r e 1476 ci p e r m e t t e d i stabi l ire che il tetto 
d i San G i a c o m o n o n era a v is ta , c o m e a V a r a l l o , bens ì m a s c h e 
rato da u n so f f i t t o casset tonato s i m i l e a q u e l l o ancora esistente a 
Ivrea. Infatt i , se il tet to fosse s ta to c o m p o s t o da trav i a v is ta , 
sarebbe stato necessar io affrescare il t r i a n g o l o d i c o r o n a m e n t o 
del t r a m e z z o , u n p r o b l e m a che G a u d e n z i o r isolse i n s e r e n d o 
nella cusp ide la figura del p ro fe ta Isaia; m a il d o c u m e n t o del 
1476 n o n fa a lcun r i f e r i m e n t o a una s i m i l e d e c o r a z i o n e . C i ò 
s igni f ica che l ' o ra to r i o d i San B e r n a r d i n o a Ivrea è la p i ù fedele 
t e s t imon ianza de l l ' aspet to o r ig ina l e del la chiesa di San G i a c o 
m o . In effetti il p i c c o l o ed i f i c io epored iese v e n n e eret to i n e p o 
ca p iu t t o s to r e m o t a , fra il 1455 e il 1465, e so spe t t o che gl i 
a f freschi de l l o Spanzo t t i cos t i tu i scano u n a l t ret tanto fedele r i 
c o r d o de l t r a m e z z o d i p i n t o a Pavia'4"'. O s s e r v a n d o la sp lend ida 
parete d i Ivrea p o t r e m m o p e r s i n o ident i f i care i m o d e l l i a cu i si 
i sp i rò l o Spanzo t t i e g i u n g e r e a stabi l ire, ad e s e m p i o , che la 
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Natività e VAdorazione dei Magi in San G i a c o m o erano state a f 
frescate dal Foppa , m a sarebbe un g i o c o r i sch ioso che n o n ci 
porterebbe lon tano . 
Per conc ludere questa sez ione de l l ' indag ine , si d o v r e b b e d i m o 
strare, o a l m e n o sostenere p laus ib i lmente , perché gl i affreschi 
di San G i a c o m o d e b b a n o avere il d i r i t to di precedenza r ispetto 
a quell i del vecch io S a n t ' A n g e l o . 
Nel l 'apr i le 1478, p o c o p iù di un a n n o d o p o la f ine dei lavor i , il 
c o n v e n t o di San G i a c o m o osp i tò il C a p i t o l o Genera le dei 
francescani4 1 . N o n è d i f f ic i le intuire l ' impress ione suscitata d a l 
l 'opera di Foppa e c o m p a g n i sui partecipanti al C a p i t o l o , e p e n 
so che il successo r iscosso presso questa vasta assemblea sia s ta 
ta la causa della grande for tuna di ques to m o d u l o decora t i vo . 
U n a con fe rma d i c iò s embra der ivare dagl i affreschi d e l l ' A n 
nunciata presso B o r n o , datati 1479 e pertanto eseguit i un s o l o 
a n n o d o p o la r iun ione del C a p i t o l o Generale . È probab i le che 
anche i frati di S a n t ' A n g e l o si s iano i m m e d i a t a m e n t e adeguat i 
all 'efficace so luz ione adottata a Pav ia . 
D o b b i a m o ora chiederci a chi fu a f f idato il c o m p i t o di emulare , 
e, se possibi le , sorpassare gl i affreschi di San G i a c o m o . A n a l i z 
zando gli spos tament i dei possibi l i autor i degl i affreschi di S a n 
t ' A n g e l o , o s s e r v i a m o che Bramante , da p o c o g i u n t o a M i l a n o , 
n o n sembra avere a v u t o specifici contatt i con i francescani, 
mentre i n u m e r o s i incarichi r icordati dal le font i l o d e v o n o aver 
tenuto cos tantemente i m p e g n a t o s i n o alla sua partenza per 
R o m a 4 2 ; B r a m a m m o p o i , se la nostra ipotesi c rono log i ca è c o r 
retta, era t r o p p o g iovane . V a invece r icordata la fedeltà d i m o 
strata dai francescani nei con f ron t i dei l o r o artisti (basti pensare 
a G i o t t o per un 'epoca precedente, e al C e r a n o per u n p e r i o d o 
posteriore) . O r a , Foppa o p e r ò per p i ù conven t i de l l ' o rd ine : nel 
1466 dipinse la pala d'altare della chiesa di Santa Mar i a del le 
Graz ie a M o n z a ; verso la fine degl i anni 7 0 eseguì u n grande 
pol i t t ico per la chiesa di Santa Mar i a delle Graz i e a B e r g a m o ; 
mentre l 'affresco del San Francesco stimmatizzato, o g g i al C a s t e l 
l o Sforzesco, p rov iene p r o b a b i l m e n t e da Santa M a r i a del G i a r 
d ino ; inoltre, q u a n d o o p e r ò in L igur ia , fu al serv i z io della f a m i 
glia Della R o v e r e , t rad iz iona lmente legata ai francescani'431. E 
pertanto m o l t o probab i le che i frati d i S a n t ' A n g e l o si s iano r i 
vo l t i a colui che o f f r i va le m a g g i o r i garanzie per aver già d i p i n 
to la grande e riuscita Crocifissione d i San G i a c o m o . 
Questa ipotesi è i m m e d i a t a m e n t e confor ta ta da u n o s tud io d e 
gli spostament i e degl i i m p e g n i del p i t tore . Ne l l ' a t t i v i tà m a t u r a 
del Foppa, q u a n d o egli avrebbe p o t u t o eseguire l 'opera a m m i 
rata dal Le M o i n e , v i è una sola grande lacuna che va dal 1481 
circa al 1487/88. 
N e l 1478, p robab i lmen te p o c o p r i m a de l l ' in i z io del C a p i t o l o 
Generale , Foppa si era trasferito a G e n o v a d o v e , s e c o n d o la 
Ffoulkes , eseguì la pala d'altare del la Cappe l l a Sp ino la in San 
D o m e n i c o ; Foppa risiedette in L igur ia s ino agli inizi del 1481, 
m a s a p p i a m o da una pet iz ione presentata dall 'artista al duca d i 
M i l a n o p r i m a del l ug l i o di que l l ' anno che egli aveva appena 

acquis i to la c i t tadinanza milanese'44 '. D i s o l i t o la c i t tadinanza 
ven i va richiesta q u a n d o si v o l e v a n o acquistare delle propr ie tà , 
e c iò s e m b r a ind icare che F o p p a desiderasse stabil irsi a M i l a n o . 
In effetti il p i t tore ab i tò in città per ben sette ann i , m a , fatta 
eccez ione per gl i a f f reschi già i n Santa Maria, d i B r e r a e quel l i 
forse p r o v e n i e n t i da Santa M a r i a del G i a r d i n o , nu l la ci r i m a n e 
di ques to m i s t e r i o s o p e r i o d o . E d è u n peccato , p o i c h é a g i u d i 
care dal San Sebast iano , o g g i a Brera , f u cer tamente la sua fase 
di m a g g i o r creat iv i tà. Per citare le paro le del la F f o u l k e s , " l ' a m 
m i r e v o l e abilità prospet t i ca mos t ra ta dal F o p p a ne l tracciare 
l 'architettura de l l ' a f f resco de l San Sebast iano e quel la del la M a 
d o n n a del 1485 [anch'essa p r o v e n i e n t e da Santa M a r i a d i Brera] 
p u ò essere in parte d o v u t a a u n con ta t to d i re t to c o n 
Bramante"'451 . 
In breve , penso che la " p l u s parfa ict o u v r a g e q u i soi t en M i l -
l an" fosse il c a p o l a v o r o del F o p p a , u n ' o p e r a che tendere i a d a 
tare fra il 1481 e F85, e che p r o b a b i l m e n t e ragg iunse u n perfet to 
s incre t i smo fra la natura le carica espressiva del m a e s t r o bresc ia 
n o e il r igore p rospe t t i co di o r i g i n e albert iana ass imi la to attra
ve r so u n p r o f i c u o s c a m b i o d i idee c o n B r a m a n t e . 
N u l l a p u ò p r o v a r e questa ipotes i ; e p p u r e v a a l m e n o r i corda to 
che ancora nel 1487, u n lus t ro d o p o l ' a r r i vo di L e o n a r d o a M i 
lano , A m b r o g i o G r i f i , l ' i n f luente cons ig l iere duca le e m e d i c o 
di corte , cercò d i spera tamente d i assicurarsi i serv iz i d i que l lo 
che d o v e v a essere ancora cons idera to i l m i g l i o r artista a t t i vo a 
M i l a n o , tanto da cos t r ingere il F o p p a a p r o m e t t e r e d i decorar 
gl i la sua cappel la in San P i e t ro in Gessate " c o r a m test ibus l o c u -
p le t ibus" . G r i f i attese paz i en temente d u e ann i s p e r a n d o che 
F o p p a si decidesse a o n o r a r e l ' i m p e g n o assunto e i n f i n e r i tenne 
o p p o r t u n o appel larsi a l l 'autor i tà del d u c a per r idurre l 'artista 
alla rag ione , m a i suo i des ider i n o n v e n n e r o m a i soddisfatti'4"1. 
I t ramezz i affrescati dal F o p p a nel le d u e p i ù i m p o r t a n t i chiese 
osservant i l o m b a r d e c o s t i t u i r o n o u n m o d e l l o che gl i altri c o m 
plessi monas t i c i n o n p o t e r o n o ignorare , sia per sp i r i to d i e m u 
laz ione , sia per una certa es igenza di o m o g e n e i t à t ip ica della 
c o m m i t t e n z a degl i o r d i n i m e n d i c a n t i . Si e b b e cos ì u n ' e s p l o s i o 
ne del f e n o m e n o che in u n b r e v e v o l g e r e d i ann i in teressò quasi 
tutti g l i i n sed iament i osservant i del la P r o v i n c i a . Fra g l i e semp i 
tut tora esistenti si a n n o v e r a n o la chiesa d e l l ' A n n u n c i a t a di 
P i a n c o g n o presso B o r n o ; San B e r n a r d i n o a Ivrea , affrescata 
da l lo Spanzot t i ; Santa M a r i a del le G r a z i e a V a r a l l o , decorata da 
G a u d e n z i o Ferrari c o n af freschi che in segu i t o a v r e b b e r o a v u t o 
la f u n z i o n e di preparare sp i r i tua lmente i l fedele all 'ascesa del 
Sacro M o n t e e alla v is i ta dei " l u o g h i santi" '4"; Santa m a r i a delle 
Graz i e a Be l l i n zona ; San B e r n a r d i n o a C a r a v a g g i o , affrescata 
da F e r m o Stella; Santa M a r i a degl i A n g e l i a L u g a n o , d o v e il 
L u i n i re interpretò in ch iave m o d e r n a l ' o r m a i s t anco m o d u l o 
f o p p e s c o s c i og l i endo i v e n t u n o ep i sod i dei " m i s t e r i " i n u n ' u n i 
ca scena; Santa M a r i a degl i A n g e l i a C r a v e n n a d i E r b a che u n 
seguace del L u i n i ha decora to c o n una cop ia precisa, fatta ecce
z i one per qua lche ins ign i f i cante part ico lare , de l l ' a f f resco d i L u -
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g a n o ; l ' I n c o r o n a t a d i M a r t i n e n g o i cu i af freschi r i s a l g o n o al 
X V I I seco lo . 
O l t r e a quest i p o c h i e s e m p i s c a m p a t i a u n ' o n d a t a distruttr ice 
che inves t ì le ch iese osservant i fra la fine del X V I I e l ' i n i z i o del 
X V I I I secolo148', si d e v o n o a l m e n o r i cordare i t r a m e z z i decorat i 
c o n scene della Pass i one elencati dal B u r o c c o : i n Santa M a r i a 
del la Pace a M i l a n o , d o v e i m i s te r i e rano d ip in t i in " q u a d r e t t i " ; 
i n Santa M a r i a de l le G r a z i e a V i g e v a n o , una chiesa " f r a m m e z 
zata da u n alto m u r o e g r e g i a m e n t e d e p i n t o c o n la Pass ione e 
v i ta di n o s t r o R e d e n t o r e a ' quadre t t i " ; in Santa M a r i a del le 
G r a z i e a M o n z a , d o v e il m u r o v e n n e d i p i n t o "a quadre t t i " da 
"eccel lente p e n n e l l o " ; in SS. A n n u n z i a t a ad A b b i a t e ; i n SS. A n 
nunz ia ta a S o n c i n o ; i n Santa M a r i a del la M i s e r i c o r d i a a M e l e -
g n a n o ; i n Santa M a r i a del la M i s e r i c o r d i a di B r i anza , c ioè il 
c o n v e n t o d i C o n t r a presso Mis sag l i a ; i n Santa M a r i a del le G r a 
z ie a M a l e o ; i n Santa M a r i a del le G r a z i e ad A n t e g n a t e d o v e i 
d ip in t i della v i ta , m i r a c o l i e m o r t e de l R e d e n t o r e e rano m o l t o 
s t imat i " r a p p r e s e n t a n d o i l t u t t o al v i v o " ; in Santa M a r i a i n 
C a m p o , v i c i n o a C e r m e n a t e ; e in San B e r n a r d i n o , u n c o n v e n t o 
f o n d a t o fra Intra e Pallanza'49 '. 
L a rapid i tà c o n cu i si d i f f u se i l f e n o m e n o f u cer tamente d o v u t a 
alla f requenza de i C a p i t o l i Genera l i e P rov inc i a l i , m a n o n b i s o 
gna so t tova lu ta re i l r u o l o g i o c a t o dag l i ant i fonar i e salteri m i 
n iat i che p o t e v a n o trasmettere v e l o c e m e n t e i p r o t o t i p i i c o n o 
graf ic i . A b b i a m o infatt i la f o r t u n a d i p o t e r d o c u m e n t a r e a l m e 
n o u n caso i n cu i si segu ì questa prassi che d o v e t t e essere p i u t 
t o s to d i f fusa . 
N e l l a b ib l i o teca d i S a n t ' A n g e l o a M i l a n o è conse rva to u n salte
r io d i u r n o le cu i m i n i a t u r e , d o v u t e a d iverse m a n i di d iversa 
qual i tà , r i s a l g o n o al p e r i o d o a cava l l o de l seco lo : fra queste, 
l'Orazione nell'orto, la Flagellazione, l'Andata al Calvario e la Fu
ga in Egitto s e r v i r o n o da m o d e l l o per g l i o m o n i m i affreschi di 
B e l l i n z o n a real izzat i da u n artista a n o n i m o che c o n o s c e v a gl i 
a f freschi d i G a u d e n z i o Ferrari a V a r a l l o ; né si p u ò esc ludere a 
p r i o r i che le m i n i a t u r e s iano a l o r o v o l t a der ivate dal le scene 
d ip in te sulla parete d i a f r a m m a del v e c c h i o Sant'Angelo150 ' . 

Storie della Passione: predicazione francescana e arte della memoria 
L a vas ta i m p r e s a decora t i va d i San G i a c o m o è u n t i p i co e s e m 
p i o d i c o m m i t t e n z a mis ta : Zaccar ina L o n a t i finanziò il p r o g e t t o 
e scelse gl i artisti , m e n t r e i l p r o g r a m m a i c o n o g r a f i c o r i specchiò 
i des ider i e le es igenze deg l i osservant i . 
I m o d e l l i a cu i i frati s ' i sp i ra rono f u r o n o i Fastentiicher della 
z o n a a lpina. Il Fastentuch, o uelum quadragesimale, era u n p a n n o 
di tela d i p i n t o a t e m p e r a c o n s tor ie de l l ' an t i co e n u o v o testa
m e n t o che v e n i v a a p p e s o d a v a n t i al l 'altare della chiesa durante 
la quares ima e che s v o l g e v a la stessa f u n z i o n e del t r a m e z z o d i 
v i d e n d o i l " sancta s a n c t o r u m " dal " p o p u l u m " . E s s o v e n i v a 
e spos to dal m e r c o l e d ì del le ceneri s i n o al m e r c o l e d ì santo q u a n 
d o i l sacerdote o il pred ica tore l e g g e v a u n passo de l V a n g e l o d i 
San L u c a d o v e si narra c o m e , d o p o la m o r t e di C r i s t o , la tenda 

del t e m p i o d i G e r u s a l e m m e si f osse squarciata nel m e z z o ( "et 
v e l u m t e m p l i s c i s s u m est m e d i u m " ) . D o p o questa lettura il Fa
stentuch v e n i v a calato e m e s s o da parte . A v e v a per tan to la f u n 
z i o n e d i aiutare i fedel i d u r a n t e il p e r i o d o d i pen i tenza , m e n t r e 
la r i m o z i o n e del g r a n d e p a n n o , equ iva len te a l lo squarc io del la 
cor t ina del t e m p i o , s i m b o l e g g i a v a l ' a v v e n u t a r i conc i l i az ione 
fra l ' u m a n o e il d i v i n o a t t raverso la m o r t e d i C r i s t o , p o i c h é 
s o l o graz ie al S u o sacr i f ì c io si p o t e v a accedere alla parte p i ù 
i n t i m a del santuario'3". 
P u r t r o p p o quas i tutt i i Fastentiicher s o n o andat i pe rdu t i ; infatt i 
queste g rand i tele d i n o t e v o l i d i m e n s i o n i ( f i no a p i ù d i dieci 
met r i quadrat i ) v e n i v a n o p iegate e conserva te per gran parte 
d e l l ' a n n o in appos i te casse. T u t t a v i a u n o de i p i ù ant ich i Fasten
tiicher tu t tora esistenti , q u e l l o t e r m i n a t o ne l 1458 da K o n r a d 
v o n Friesach per la cattedrale d i G u r k in C a r i n z i a , precede d i 
ven t i ann i gl i a f freschi d i F o p p a e c o m p a g n i i n San Giacomo' 5 2 ' . 
E s so è s u d d i v i s o in n o v a n t a n o v e scene (il Giudizio Universale 
o c c u p a gl i u l t i m i d u e r iquadr i ) e alla Crocifissione n o n è assegna 
to u n p o s t o p r o m i n e n t e ; m a in parecch ie local i tà del B a d e n -
W ù r t t e m b e r g , nel la G e r m a n i a m e r i d i o n a l e , v i e r a n o n u m e r o s i 
Fastentiicher i n cui u n a Crocifissione d i m a g g i o r i d i m e n s i o n i era 
c i rcondata da scene del la Pass i one c o m e ne l l ' e semp la re tu t tora 
conse rva to a F r i b u r g o che, p u r e segu i to ne l 1623, r ispecchia 
p iù ant ichi p r o t o t i p i r isalenti al X V secolo'53 '. Il B a d e n -
W ù r t t e m b e r g si t r o v a v a a circa d u e c e n t o c h i l o m e t r i da i c o n f i n i 
del d u c a t o mi lanese , m a è p r o b a b i l e che a n a l o g h i Fastentiicher 
ven i ssero usati duran te la se t t imana santa ne l le cattedral i delle 
local ità sv izzere s i tuate l u n g o la strada che co l l egava F r i b u r g o a 
Lucerna e il San G o t t a r d o alla r e g i o n e dei L a g h i . 
È natura le che u n m o v i m e n t o d i pred ica tor i c o m e q u e l l o osser 
van te fosse m o l t o interessato a questa f o r m a d i d e v o z i o n e p a 
squale p o i c h é la quares ima era, i n s i e m e a l l ' a v v e n t o , i l p e r i o d o 
deputa to alla pred icaz ione ; ino l t re , i Fastentiicher a s s o l v e v a n o a 
u n c o m p i t o c u r i o s a m e n t e a n a l o g o a q u e l l o de l le g r a n d i paret i 
d i a f r a m m a del l 'area l o m b a r d o - p i e m o n t e s e . L a sola f o n d a m e n 
tale d i f ferenza era data dalla m a n c a t a " r i v e l a z i o n e " de l sancta 
sanctorum, m a l ' insistere sug l i e p i s o d i del la Pass i one ne l le chiese 
osservant i f u p r o b a b i l m e n t e d o v u t o al fa t to che quest i p r o t o t i p i 
a lpini , cos ì adatt i al le necessità del la p red icaz ione , v e n i v a n o 
espost i duran te il p e r i o d o quaresimale'54 ' . 
I Fastentiicher s o n o suf f ic ient i a sp iegare l ' o r i g i n e f o r m a l e e i c o 
nogra f i ca del le pareti l o m b a r d e ; tu t tav ia , p e n s o che a n c h e altri 
m o t i v i a b b i a n o s p i n t o i frati di P a v i a a s tendere u n p r o g r a m m a 
ded ica to alla v i ta d i C r i s t o . 
Innanz i t u t t o , a v e n d o t r a s f o r m a t o il t r a m e z z o in u n a parete d i a 
f r a m m a che r a g g i u n g e v a il s o f f i t t o , era s tato s o p p r e s s o il p a l c o 
scen ico r i servato alle sacre rappresentaz ion i che si s v o l g e v a n o 
a p p u n t o sul m u r o che d i v i d e v a i n d u e part i le chiese 
conventuali '5 3 ' . 
II B u r o c c o , i l padre f rancescano che agl i in i z i de l X V I I I seco lo 
raccolse le no t i z i e r iguardant i g l i i n s e d i a m e n t i osservant i del la 
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prov inc ia mi lanese , de f i n i va ancora " m i s t e r i j " i quadrett i i n cu i 
erano rappresentati gl i ep i sod i del la v i ta di Cristo156». O r a , le 
cosiddette sacre rappresentaz ion i e r a n o conosc iu te col n o m e d i 
misteri , fra cu i sp i ccavano , o l tre a d ivers i event i de l l 'ant ico t e 
s tamento , i d r a m m i ispirati alla v i ta di C r i s t o ; basta s fog l iare il 
classico v o l u m e di A l e s s a n d r o D ' A n c o n a per imbatters i nel m i 
stero d e l l ' A n n u n c i a z i o n e scr i t to dal p r o f o n d o sp ir i to re l ig ioso 
di Feo Bclcar i , o p p u r e in quel l i del la Na t i v i t à , d e l l ' A d o r a z i o n e 
dei M a g i , del C r i s t o fra i do t t o r i , d e l l ' U l t i m a cena, della P a s 
s ione e della Resurrez ione , va le a d ire degl i ep i sod i d ip int i in 
San G i a c o m o e po i r ipetut i inf in i te v o l t e sui t ramezz i delle c h i e 
se osservant i l ombarde ' 7 ' . 
L ' ipotes i è asso lu tamente plausibi le se si cons idera la sp lend ida 
rappresentaz ione del d r a m m a sacro della Pass ione, dal Cristo 
nell'orto e dalYIncoronazione di spine a sinistra s i n o all'Incredulità 
di San Tommaso e all'Ascensione a destra, affrescato da B e r n a r d i 
n o Lu in i a L u g a n o : q u i l 'artista r o m p e c o n gl i s c h e m i del passa 
to , r i f iutandos i di d ip ingere in vent i scene i mis ter i della v i ta d i 
C r i s t o per concentrars i sulla rappresentaz ione d r a m m a t i c a d e l 
l ' ep isod io p i ù tragico , co l l oca to sopra una p ia t ta forma , c o m e se 
si trattasse d i un teatro di piazza. Il g rande risalto assegnato alla 
Crocifissione che, a l m e n o a L u g a n o , svetta sopra le miser ie del la 
Passione, era in parte d o v u t o al fat to che nel le chiese c o n v e n 
tuali l o spaz io v u o t o fra il t r a m e z z o e la vo l ta era o c c u p a t o da 
un grande croc i f i sso l i gneo o da una croce d ip in ta che co lp i va 
i m m e d i a t a m e n t e la v ista del fedele n o n appena quest i varcava la 
sogl ia della chiesa 51". 
Tu t tav ia , questo n o n fu l ' un i co m o t i v o che spinse gli o s s e r v a n 
ti d i San G i a c o m o a scegliere per la decoraz ione del t r a m e z z o i 
misteri della vita di C r i s t o . N e l contra t to c o n i p i t tor i si era 
infatti insistito sul m a g g i o r risalto che d o v e v a essere assegnato 
agli episodi della Passione; e q u a n d o Foppa e B e m b o v e n n e r o 
l iquidat i , il nota io fece r i f e r imento ai v e n t u n o r iquadr i c o m 
missionat i " c o m p u t a t o cap i tu lo Pass ionis , qu i tenet l o c u m q u a -
tuor capitulorum*"5" . 
È ben nota la speciale d e v o z i o n e francescana per il cu l to del 
Cr i s to Croc i f i s so e della Pass ione da essi p r o m o s s o at traverso 
le f o r m e popo lar i della V i a C r u c i s , del Santo Sepo lcro e dei 
Sacri M o n t i . A d e s e m p i o , il B u r o c c o r icorda c o m e i l c o n v e n t o 
di Santa Mar ia della Pace a M i l a n o fosse c in to da u n alto m u r o 
che recingeva "sentieri pol i t i e ben l o n g h i v ia l i , ben d ispost i per 
passeggiare, e belle Cappe l le t te . . . della via Crucis [d ip inte] c o n 
le sue I m m a g i n i per eccitare la d e v o z i o n e " 6"1; e s e m p r e l o stesso 
autore ci i n f o r m a che in Santa M a r i a delle G r a z i e a M o n z a i 
frati o rgan i zzarono un Santo Sepo lc ro in una "s tanzet ta" d o v e 
il co rpo del C r i s t o m o r t o p o s t o sopra una bara era a t torn ia to 
da l l 'Addo lo ra ta , da San G i o v a n n i e da due angeli'6". Q u e s t e 
f o r m e di d e v o z i o n e popo la re si s v i l u p p a r o n o in t e m p i success i 
v i r ispetto alla decoraz ione dei t ramezz i ; tut tav ia , esse ci f a n n o 
comprendere , ins ieme agli a l trettanto tard iv i Sacri M o n t i ( seb 
bene il p r i m o , que l lo di Vara l l o , venisse f o n d a t o nel 1481) e 

agl i affreschi dei p r i m i c o n v e n t i f rancescani eretti nel la z o n a d i 
C i t t à del M e s s i c o r e g o l a r m e n t e decorat i c o n stor ie del la P a s s i o 
ne, che gl i ep i sod i re lat iv i al le t o r m e n t a t e u l t i m e o re del C r i s t o 
e al S u o sacri f ic io f u r o n o s e m p r e al cent ro del la m e d i t a z i o n e 
francescana. 
Fu ino l t re San B e r n a r d i n o a r i lanciare l 'ant ica d e v o z i o n e d i San 
Francesco per i l C r o c i f i s s o . L e o n a r d o B e n v o g l i e n t i , u n o dei 
p i ù ant ichi b i ogra f i del santo senese, r i co rda c o m e eg l i "p lur ies 
ac plur ies t o to c o r d e pros tra tus C r u c i f i x u m oravit"'62 ' ; m e n t r e a 
detta d i u n p i ù t a r d o a g i o g r a f o , G i o v a n n i D e la H a y e , " [ B e r 
n a r d i n a ] n o n raro at tent iss imè, & s u m m o a n i m i d o l o r e , c o n -
t e m p l a n s Chr i s t i i g n o m i n i o s a m m o r t e m , p r e t i o s u m q u e s a n -
g u i n e m f u s u m p r ò n o b i s , i n crucis f o r m a n se h u m i ex tendebat : 
v t c u m C h r i s t o for is & in tus sese crug i f igeret . I n a d h o r t a t i o n i -
bus suis pub l i c i sque c o n c i o n i b u s , m a g n o s e m p e r s t u d i o exc i ta -
bat audi tores v t se gratos exh iberen t pass ion i , & m o r t i S a l v a t o -
ris, d e u o t i o n e m q u e & reueren t i am praestarent sanc t i s s imo n o 
m i n i IESV"163». 
M a forse, o l tre alla d e v o z i o n e d i B e r n a r d i n o per la pass ione e 
m o r t e d i C r i s t o e alla soppress i one del l u o g o d e p u t a t o alla r a p 
presentaz ione de i sacri m is te r i , v i è u n a r a g i o n e ancor p i ù p r o 
f o n d a alla base de l l ' i deaz ione del p r o g r a m m a i c o n o g r a f i c o d i 
San G i a c o m o , u n m o t i v o che già si p u ò in tu i re ne l le parole d i 
D e la H a y e . 
B e r n a r d i n o , duran te la pred ica , ecci tava g l i astanti i n m o d o che 
si c o m m u o v e s s e r o al pens ie ro del sacr i f ic io d i C r i s t o . S e c o n d o 
V e s p a s i a n o da B is t icc i , i l san to aveva i n v e n t a t o u n a n u o v a f o r 
m a d i p red i caz ione che r iusc iva a c o i n v o l g e r e e m o t i v a m e n t e i 
fedel i e aveva riunito nei s u o i Sermones extraordinariì tutte le 
o raz i on i che si p o t e v a n o tenere nel c o r s o de l l ' anno ; ino l tre , 
s e m p r e s e c o n d o V e s p a s i a n o , " p i ù de ' frat i del la O s s e r v a n z a d i 
que l l o o r d i n e segu i t ano l o sti le d i San Bernardino" ' 6 4 ' . N e l l e 
p red i che dal p u l p i t o i frati p r e n d e v a n o le m o s s e da l t e m a s u g 
ger i to da u n passo b i b l i c o per p o i r i v o l g e r s i ad a r g o m e n t i d i 
carattere p iù generale , m a s e m p r e r icchi d i riferimenti alla real 
tà quot id iana . 
Per tener desta l ' a t tenz ione del p u b b l i c o i l senese n o n fece r i 
c o r s o so l tanto agl i espedient i o ra tor i sugger i t i g l i da una dura 
pratica teo log ica e retor ica, m a anche al celebre t r i g r a m m a , u n a 
tavo let ta in cu i le tre lettere I H S erano c i r conda te da i ragg i de l 
so le . N o n o s t a n t e l ' i n d u b b i o in f lusso dei maes t r i f rancescani d i 
mis t ica su San B e r n a r d i n o , è assai p r o b a b i l e che l ' u s o della t a 
vo le t ta avesse u n a f u n z i o n e b e n precisa: essa n o n se rv i va s o l o 
ad eccitare le fo l l e at traverso u n rituale s e m i m a g i c o , o c o m u n 
q u e in iz iat ico che infatt i g l i f u p o i r in facc iato dai s u o i avversar i 
al C o n c i l i o d i Bas i lea nel 1438, m a a v e v a sopra t tu t t o l o s c o p o 
di catalizzare l ' a t tenz ione de i fedel i c o n t r i b u e n d o alla l o r o esa l 
taz ione e concen t raz ione spirituale'631. 
P e n s o che i r iquadr i del la parete affrescata in San G i a c o m o p o 
c o p iù di t rent 'ann i d o p o la m o r t e del s a n t o asso lvessero a u n ' a 
na loga f u n z i o n e . Il pred ica tore a v r e b b e p o t u t o ind icare d a l -
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l ' a m b o n e l ' e p i s o d i o spec i f i co da cu i t raeva s p u n t o il s e r m o n e , 
m e n t r e i fedel i a v r e b b e r o p o t u t o essere m o s s i a m a g g i o r e pietà 
dal le "eccel lent i p i t tu re " . Se l ' a f f resco del L u i n i era senza d u b 
b i o v o l t o a r i p r o d u r r e u n a sacra rappresentaz ione , i v e n t u n o 
r iquadr i d i San G i a c o m o e d i tut te le altre chiese osservant i 
a v e v a n o la f u n z i o n e di faci l i tare la c o n c e n t r a z i o n e del fedele 
a i u t a n d o l o ne l l o s f o r z o d i m e m o r i z z a z i o n e della predica . 
La didatt ica crist iana, che per necessità d e v e esporre i suo i i n s e 
g n a m e n t i i n m o d o che res t ino impress i nel la m e m o r i a de l l ' a 
scol tatore, a v e v a fa t to r i co rso s in dal la f o n d a z i o n e deg l i o r d i n i 
m e n d i c a n t i alle imagines agentes degl i ant ich i m a n u a l i retoric i . 
La m n e m o t e c n i c a f u sopra t tu t to pr iv i leg iata dai d o m e n i c a n i 
graz ie alle r ego l e d i San T o m m a s o r i n n o v a t e nel c o r s o del X I V 
seco lo dal Trattato della memoria artificiale, una t r aduz i one i n 
v o l g a r e del la sez ione sulla m e m o r i a del ce leber r imo Ad 
Herenniumm. I l Trattato v e n n e e r r o n e a m e n t e a t t r ibu i to al d o 
m e n i c a n o B a r t o l o m e o da San C o n c o r d i o e in segu i to p u b b l i c a 
to i n s i e m e ai s u o i Ammaestramenti degli antichi, u n ' o p e r a sul la 
v i ta m o r a l e scritta p r i m a del 1323; tu t tav ia , è i m p o r t a n t e s o t t o 
l ineare che sia g l i Ammaestramenti, i qua l i f a n n o spesso r i fer i 
m e n t o all 'arte del la m e m o r i a , sia il Trattato e rano scritt i in v o l 
gare: c iò fa s u p p o r r e che l 'arte del la m e m o r i a si stesse d i f f o n 
d e n d o anche fra i laici c o m e eserciz io d i devozione ( 6 7 ) . 
Il f e n o m e n o c o n t i n u ò a d i f f o n d e r s i per t u t t o i l X I V seco lo e c iò 
r ivela , per citare le paro le d i Frances Y a t e s , c o m e in que l p e r i o 
d o m o l t e p e r s o n e stessero p r o b a b i l m e n t e " c o m p i e n d o s forz i 
in tens i c o n l ' i m m a g i n a z i o n e e la m e m o r i a per la cos t i tuz i one d i 
u n p a t r i m o n i o d i i m m a g i n i " , i n q u a n t o la m e m o r i a artif iciale 
c o m i n c i a v a a presentars i c o m e " u n a sorta di d isc ip l ina d e v o z i o 
nale laica, sos tenuta e i ncoragg ia ta dai frati"168'. In ef fett i questa 
tendenza s e m b r a essere p rosegu i ta per t u t t o il X V seco lo e aver 
interessato anche l 'a l t ro o r d i n e dei frat i pred icator i , i f rancesca
n i , che si rifacevano alle idee del m i s t i c o s p a g n o l o R a i m o n d o 
Lullo»69». 
N o n p e n s o che i v e n t u n o r i quadr i del t r a m e z z o d i San G i a c o 
m o fossero u n cosc iente c o m p r o m e s s o fra g l i astratti s i s temi 
lu l l iani pr iv i leg ia t i dai frati m i n o r i e la sugges t i one p r o v o c a t a 
dalle inso l i te imagines agentes del la m n e m o t e c n i c a classica r i v i t a 
l izzata dai d o m e n i c a n i ; tu t tav ia , m i s e m b r a p laus ib i le sostenere 
che le scene del t r a m e z z o n a c q u e r o c o m e potenz ia l i i m m a g i n i 
di m e m o r i a s t rao rd inar i amente adatte alla f u n z i o n e destinata 
al l 'aula r iservata ai laici. 
O g n i s i n g o l o r i q u a d r o d o v e v a m a n t e n e r e v i v a n e l l ' a n i m o del 
fedele la predica ad esso connessa , o p e r l o m e n o tenerne desto 
l ' interesse q u a n d o il s e r m o n e v e n i v a p r o n u n c i a t o . 
C o n c e n t r a z i o n e , c o m m o z i o n e e d e v o z i o n e f u r o n o gl i scop i che 
i frati d i San G i a c o m o si pre f i ssero q u a n d o scelsero i l p r o g r a m 
m a i c o n o g r a f i c o del la Pass ione . U n o b i e t t i v o ancor p i ù e v i d e n 
te in Santa M a r i a del le G r a z i e a V a r a l l o d o v e le scene della v i ta 
di C r i s t o s o n o s o r m o n t a t e dal la figura d i Isaia; il p ro fe ta i m p u 
gna u n car t ig l io che r i m a n d a al S a l m o 53 , le cui paro le v a n n o 

citate quas i per in tero p o i c h é i l lus t rano nel m o d o p iù ch iaro il 
m o d o in cui p o t e v a f u n z i o n a r e q u e s t o s i s tema: 

" O g g e t t o di sprezzo e reietto dagli u o m i n i 
u o m o di dolori sperimentato dalla sofferenza, 
e c o m e u n o davanti al quale ci si nasconde la faccia: 
spregevole, nulla lo s t i m a m m o . 

Fu angariato, ed egli si umi l i ò 
e n o n aprì bocca: 
c o m e un agnello fu condot to al macel lo , 
e c o m e una pecorella davanti ai suoi tosatori 
è muta e n o n apre bocca. 
C o n oppressione e dal tribunale è stato tolto di mezzo ; 
e della sua sorte chi si dà pensiero? 
Sì! egli è stato to l to dalla terra dei v i v i ; 
a causa dei nostri peccati è stato battuto a morte . 

C o n la sua calamità il giusto m i o servo 
giustificherà molt i , 
addossandosi le loro iniquità. 
Perciò gli attribuirò le molt i tudin i delle genti, 
e dei possenti dividerà la spoglia, 
perciò che effuse se stesso sino alla mor te 
e tra gli scellerati è stato annoverato, 
allorché egli stesso sopportava il peccato delle mol t i tud in i 
e per i trasgressori suppl icava". 

I pe l legr in i g iun t i a V a r a l l o i n occas ione della Pasqua n o n 
a v r e b b e r o f ac i lmente d i m e n t i c a t o queste pa ro l e rese p i ù acute 
dalla v i v i d a i m p r e s s i o n e lasciata dag l i a f f reschi d i G a u d e n z i o . 
La C o n t r o r i f o r m a n o n o s t e g g i ò n é f a v o r ì q u e s t o d i m e n t i c a t o 
aspetto del la d e v o z i o n e p o p o l a r e p r o m o s s a dai francescani . L e 
n u o v e rego le l i tu rg iche i m p o s t e dal C o n c i l i o di T r e n t o i m p l i 
c a v a n o la d e m o l i z i o n e del t r a m e z z o , l ' a r re t ramento del c o r o e 
l ' e l evaz ione del l 'a l trare in m o d o che in tut te le chiese c o n v e n 
tuali i fedel i po tessero partec ipare al sacro r i to : q u e s t o f u il m o 
d o in cu i v e n n e r o t ras fo rmate , per citare q u a l c h e e s e m p i o a m 
p i a m e n t e d o c u m e n t a t o , Santa M a r i a N o v e l l a o Santa C r o c e a 
F irenze e San G i o v a n n i Evange l i s t a a Parma'7"*. T u t t a v i a n o n fu 
la C o n t r o r i f o r m a a f iaccare la t i p o l o g i a osservante , p o i c h é l ' u l 
t ima chiesa ispirata al " m o d u l o b e r n a r d i n i a n o " v e n n e f o n d a t a 
i n t o r n o al 1500, m e n t r e l ' u l t i m o t r a m e z z o d e c o r a t o da u n ar t i 
sta di u n certo pres t ig io f u q u e l l o af frescato da F e r m o Stella in 
San B e r n a r d i n o a C a r a v a g g i o ne l 1531'7". 
II l en to dec l i no e l 'esaurirsi d i q u e s t o m o d e l l o f u in par te d o v u 
to al fa t to che g l i osservant i a v e v a n o o r m a i eret to e a f f rescato la 
chiesa " b e r n a r d i n i a n a " in quas i tutt i i m a g g i o r i centr i del la p r o 
v inc ia , sebbene n o n v a d a so t tova lu ta ta , per q u a n t o r iguarda la 
t ipo log ia decora t iva , la p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e dei c o s t u m i 
p rodo t t a d a l l ' a v v e n t o del la s t a m p a . La n u o v a i n v e n z i o n e c o n 
sentì l ' acqu is to a basso p rezzo de l le b i b b i e e dei testi de l le p r e d i 
che p i ù celebri , r e n d e n d o in parte s u p e r f l u o , a l m e n o per c o l o r o 
che s a p e v a n o leggere , il f a t i coso eserc iz io r ich ies to dal l 'arte d e l 
la m e m o r i a . 
I francescani pe rò n o n r i n u n c i a r o n o ad i nven ta re altre f o r m e 
spettacolari che c o i n v o l g e s s e r o d i r e t t amen te i fedel i . Se dal p a l -
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c o della piazza, o m e g l i o dal t r a m e z z o della chiesa, le sacre r a p 
presentaz ioni erano m igra te sui m u r i del le pareti d i a f r a m m a 
c o m e incancel labi l i i m m a g i n i d i m e m o r i a , nei secol i seguent i i 
personaggi sarebbero tornat i ad an imars i nel le affascinanti a z i o 
ni d r a m m a t i c h e del le Viae Crucis d i cu i i " q u a d r e t t i " affrescati 
sui t ramezz i f u r o n o i prest ig ios i , m a i m m o b i l i p rogen i tor i . 

1) Su S a n t ' A n g e l o si v e d a n o C . BARONI, Domenico Giunti architetto in Milano, 
"Pa l l ad io " , 1938, pp . 142-145: C . BARONI, Domenico Giunti architetto di don Fer
rante Gonzaga e ìe sue opere in Milano, " A r c h i v i o Stor ico L o m b a r d o " , 1938, pp . 
352-353; e A . SCOTTI, Per un profilo dell'architettura milanese (1535-1565), m 
Omaogio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell'età di Carlo V, M i l a n o , 1977, 
p 103 e p. 107, nota 47. Le v icende del p r i m o S a n t ' A n g e l o s o n o riassunte da A . 
MOSCONI e F. ÒLGIATI, Chiesa di S. Angelo dei frati minori, Guida storico-artistica, 
Mi lano , 1972, p . 16. 

2) . C . J . FFOULKES-R. MAIOCCHI, Vincenzo Foppa of Brescia, founder of the Lom-
bard School-His Life and Work, Londra , 1909, p . 113. 

3) . O l t r e alla Vita di S. Bernardino scritta da S. Giovanni da Capestrano (ed. c o n 
sultata, Parigi , 1636, pp . X X V I I - X L , posta ad i n t roduz ione della Sancii Bernar
dini Senensis.. '. opera omnia, a cura di 1. DE LA HAYE) , si veda l ' o t t ima b iograf ia di 
R . MANSEILI nel Dizionario Biografico degli Italiani, I X , R o m a , 1967, pp . 2 1 5 -
226. Per la predica mi lanese del 1419, si veda la b iograf ia d i Bernard ino redatta 
dal padre B . MAZZARA per il Leggendario francescano, V , Venez ia , 1722, p . 272. 

4) . C . j . FFOULKES-R. MAIOCCHI, Vincenzo Foppa, cit. , pp . 107-108. Per la data 
6 m a g g i o si veda G . B . BUROCCO, Chronologia Serafica, M i l a n o , B ib l io teca f ran 
cescana di San t 'Ange lo , M s . S. V I I . 37, v o i . II (1716), fo l . 4 . Secondo il B u r o c 
co la chiesa v e n n e donata a Bernard ino da F i l ippo M a r i a V i scon t i . 

5) . A r c h i v i o d i Stato di M i l a n o . F o n d o Re l ig ione . Pergamene . Cartel la n ° 356, 
fascicolo 157 (Sant 'Ange lo , 18 lug l io 1421). Il d o c u m e n t ò è stato d i recente 
discusso da Z . GROSSELLI, Documenti quattrocenteschi per la chiesa e il convento di S. 
Angelo di Milano, " A r t e L o m b a r d a " , N . S . , 64, 1983/1, p . 104 e p . 106. 

6) . Bullarium Franciscanum..., N o v a Series, II, Quaracch i , 1939, n . 520, p . 278, 
col . 1 

7) . D o c u m e n t o citato in nota 5. 

8) . A . M . ROMANINI, L'architettura gotica in Lombardia, M i l a n o , 1964, p . 325 (SS. 
A m b r o g i o e Cater ina, Solaro, circa 1360) e p . 326 (Santo Stefano, Leniate , 
circa 1369). 

9 ) . La chiesa è già ricordata nella Cronaca d i GOTOFREDO DA BUSSERò citata da 
G . GIULINI, Memorie della città e campagna di Milano, I V , M i l a n o , 1855, p . 725. 

10) . L . WADDING, Annales Minorum..., I , Quaracch i , 1931, a n n o 1212, cap. 
L V I I . pp. 160-161. 

11) . A . M . ROMANINI, L'architettura, cit . , p p . 81-83, che basa la sua ricostruzio
ne degli avven iment i su antiche incisioni e su un ' i scr iz ione trascritta da P . P u c -
CINELLI, Memorie antiche di Milano e d'alcuni altri luoghi dello Stato, M i l a n o , 1650, 
pp . 71-72. 

12) . G . B . B U R O C C O , Chronologia, c i t . , f o l . 2 5 7 . 

13) . L. BANCHI, Le prediche volgari di S. Bernardino da Siena dette nella piazza del 
Campo, l'anno 1427, I, Siena, 1880, p. 66: " E se d i queste due cose tu n o n 
potessi fare altro che l 'una, o udire la messa o ud i re la predica , tu debbi p i u t t o 
sto lassare la messa che la predica" . 

14) . U n a vo l ta stabilito un p ro to t ipo archi tet tonico c o m e que l lo da n o i i p o t i z 
zato per il vecch io San t 'Ange lo , si sarebbe p o t u t o adottare una so luz ione ana lo 

ga s e g u e n d o il p r inc ip io o p p o s t o ; se i frati avessero ereditato, ad e semp io , u n 
ed i f i c io coper to da u n so f f i t to a capriate, av rebbero p o t u t o agg iungere u n coro 
f o r m a t o da due p icco l i van i quadrat i copert i a vo l ta . Par t i co la rmente i s t rut t ivo 
è il caso di San N a z a r o alla C o s t a a N o v a r a ; c o m e d i m o s t r a la p ianta pubbl icata 
da L FRANCHINI (Osservazioni sulle chiese ad arco diaframma in Lombardia nel secolo 
XV "S tor ia architettura" , I, 2 -3 , 1979, p . 39), u n o dei due v a n i v e n n e addossa 
t o a q u e l l o preesistente. Stefano D e l l a T o r r e , che q u i des idero r ingraziare, m i 
ha fatto notare che la parte agg iunta nel X V seco lo dagl i osservant i f u il co ro e 
n o n l 'aula destinata ai laici. 

15) A d e s e m p i o da L . CARUBELLI, La chiesa di S. Maria di Bressanoro presso 
Castelleone, " A r t e L o m b a r d a " , N . S . , 61, 1982/1, p . 20, no ta 21 , d o v e si legge: 
" T u t t o induce a ritenere, qu ind i , che l o stesso San to senese abbia f o rn i t o i s t ru 
z i on i r igorose in r a p p o r t o agli edi f ic i sacri, a l m e n o per q u a n t o concerne l 'area 
l o m b a r d a " . 

16) . Su ques to aspetto si v eda G . TODESCHINI, Il problema economico in Bernardi
no, in Bernardino predicatore nella società del suo tempo, A t t i del c o n v e g n o , T o d i , 
1976, p p . 283-309. Sul la "concre tezza e c o n o m i c a " e sul v i n c o l o d i pover tà dei 
f ra t i , 'due aspetti f o n d a m e n t a l i della pred icaz ione del santo , si v e d a la v o c e del 
Dizionario Biografico degli Italiani, v o i . cit . , p p . 224 -225 . 

17) . P . GALLONI, Sacro Monte di Varallo, V a r a l l o , 1909, p . 41. 

18) G B BUROCCO Descrittione del divoto Convento di S. Maria delle Grazie de 
Minori'Osservanti, Fabricato fuori delle mura di Monza, (1725) M i l a n o , B ib l io teca 
A m b r o s i a n a , M s . 1 1 2 9 sup . , fo l . 1. C o m e ricorda ancora il B u r o c c o ( loc. cit . ) , 
gl i inv iat i m o n z e s i o t t e n n e r o il " s o s p i r a t o assenso" a l l 'erezione del c o n v e n t o a 
pat to che esso sorgesse " i n l u o g o i d o n e o " e " s e c o n d o i l stato del la M m o n t i c a 
p o v e r t à " . 

19) Per q u a n t o r iguarda i l l im i t e mer id i ona le si ind ica M a l e o p o i c h é grazie al 
B r a o c c o (Chronologia, cit . , fo l . 190) , s a p p i a m o che i n Santa M a r i a delle Graz ie 
v i era u n t ramezzo d e c o r a t o con la " v i t a , m i raco l i e pass ione del N o s t r o R e d e n 
t o re " Il l im i te or ienta le po t rebbe essere spostato a Salò. S a p p i a m o infatt i che la 
chiesa d i San B e r n a r d i n o , f onda ta ne l 1476, a v e v a un 'un i ca nava ta con la parte 
anteriore coperta a capriate e quel la poster iore a vo l t a : era per tanto certamente 
div isa in d u e parti da u n a parete d i a f r a m m a ; tuttavia n o n si h a n n o not i z ie d i u n a 
sua eventuale decoraz ione ad af f resco c o n scene del la v i ta d i C r i s t o . La chiesa e 
stata c o m p l e t a m e n t e r icostruita d o p o il t e r r e m o t o del 1910 (si v e d a A M O S C O 
NI, Conventi francescani nel territorio bresciano, Bresc ia , 1980, p p . 57-60) . 

2 0 ) . V E S P A S I A N O D A B I S T I C C I , Le Vite, e d . a c u r a d i A . G R E C O , I , F i r e n z e , 1 9 7 0 , 

p. 249. 

21) . M . SALMI, Bernardino, gli Osservanti e alcuni aspetti artistici del primo rinasci
mento in Toscana, i n Bernardino predicatore nella società del suo tempo, T o d i , 1976, 
p p . 364-368. 

22) O l t r e alla v o c e del Dizionario Biografico degli Italiani, v o i . c i t . , p . 222, si 
veda G . MELANI, Relazioni diplomatiche di S. Bernardino con la Repubblica di Siena 
durante il suo ultimo soggiorno a Milano (1442-43), " S t u d i Francescani" , 1947, p p . 
75-87. 

23) . S o n o dati statistici desunt i dal le no t i z i e sui s ingo l i i nsed iament i forn i te dal 
BUROCCO (Chronologia, c i t . ) . Per San M a u r i z i o si v eda A . MOSCONI, Conventi, 
cit . , p p . 41-42. 

24) . E . CARLI, Luoghi ed opere d'arte senesi nelle prediche di Bernardino del 1427, in 
Bernardino predicatore nella società del suo tempo, T o d i , 1976, p . 171. 

25) . Il d iar io de l LE MOINE, pubb l i ca to a Par ig i ne l 1525, è stato r i s tampato da 
L . BELTRAMI in Notizie sconosciute sulle città di Pavia e Milano al principio del secolo 
XVI, " A r c h i v i o S tor i co L o m b a r d o " , 1890, pp . 408 -424 . Il passo citato si t r o v a 
a p . 422. 

26) . " L a s ingularite des autres est la cene que nos t re seigneur fist a ses apostres 
paincte en plat a lentree d u refectoire . . . q u i est u n e chose par exce l lence s i n g u -
liere car a veo i r le pa in dessus la table diriez q u e cest pain nature l lement fait et 
n o n art i f ic ie l lement" (L . BELTRAMI, Notizie, c i t . , p . 421). Il L e M o i n e forn isce 
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indirettamente una preziosa testimonianza sulle d imensioni del vecchio San
t 'Ange lo ; la navata, lunga quaranta passi (Notizie, cit., p. 422), era p iù corta del 
refettorio (quarantotto passi, Notizie, cit., p . 421) di Santa Maria delle Grazie. 

27) . In occasione del convegno di studi sui Sacri M o n t i tenutosi a Varal lo nel 
1980, G iovann i R o m a n o ha avanzato l ' ipotesi che l 'autore degli affreschi r icor
dati dal Le M o i n e fosse Bernardo Zenale (per quanto riguarda Zenale si veda 
l'eccellente catalogo della mostra Zenale e Leonardo, Tradizione e rinnovamento 
della pittura lombarda, a c u r a d i M . N A T A L E , A . M O T T O L A M O L F I N O , G . R O M A 
NO e M . DALAI EMILIANI, Mi lano , 1982). Per quanto concerne Leonardo, le 
stesse parole del Le M o i n e sembrano indicare che egli si t r o v ò di fronte a d ip in 
ti ben diversi dall ' Ultima Cena. 

28) . Sul Grassi si vedano le scarne notizie in F. A . TASCA, Personaggi noti ed ignoti 
nella storia e nella cronaca di Pavia, Pavia, 1951, p. 111. 

29) . B . MAZZARA, Leggendario francescano, vo i . cit., p. 272. 

30) . B . MAZZARA, Leggendario francescano, V i l i , Venezia, 1722, p. 195. 

31) . ibid., p . 200. 

3 2 ) . C . J . F F O U L K E S - R . M A I O C C H I , Vincenzo Foppa, c i t . , p . 1 0 8 . 

33) . Su Bernardino Lonati si vedano G . MORONI, Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica, X X X I X , Venezia, 1846, p. 141, e F . A . TASCA, Personaggi, 
cit., p. 127. 

3 4 ) . C . J . F F O U L K E S - R . M A I O C C H I , Vincenzo Foppa, c i t . , p . 1 0 8 . 

35) . ibid, doc. 27, p. 307. 

36) . ibid., loc. cit. 

37) . ibid., doc. 30, pp. 310-311. 

38) . ibid., doc. 31, pp . 311-312. 

39) . R . MAIOCCHI, Le Chiese di Pavia, II, Pavia, 1905, p. 158. 

40) . Per la data di costruzione di San Bernardino si veda G . TESTORI, Martino 
Spanzotti, gli affreschi di Ivrea, Ivrea, 1958, p. 8. 

41) . P . M . SEVESI, // Beato Francesco Trivulzio da Milano dell'Ordine dei Frati Mi
nori, "Stud i Francescani", 1936, p. 28. Il Cap i to lo durò dal 10 al 21 aprile (si 
veda Analecta franciscana sive chronica aliaque varia documenta ad historiam fratrum 
minorum..., X I I , Regestum Observantiae Cismontanae, Grottaferrata (Roma) , 
C o l l e g i u m S. Bonaventurae, 1983, p. 276, nota 1). 

42) . A . BRUSCHI, Bramante architetto, Bari , 1969, pp . X X V I - X X X I I e il catalo
g o delle opere, pp. 745-820. 

43) . Per queste commiss ion i francescane si veda C . J . FFOULKES-R. MAIOCCHI, 
Vincenzo Foppa, cit., pp. 72-73, pp . 118-129, pp . 151-152 e pp . 172-181. 

44) . ibid., p. 133, p. 136 nota 1, e p. 136. 

45) . ibid., p. 150. 

46) . ibid., p. 153. 

47) . U n a funzione analoga agli affreschi di San Ca logero a Givate che prepara
vano i pellegrini alla loro ascesa verso la basilica benedettina di San Pietro al 
Mon te (si veda l'eccellente saggio di F. MANCINELLI, Iconografia e livelli di lin
guaggio nella decorazione del complesso ahbaziale di Civaie, " L ' A r t e " , N .S . , 1971, 
15-16, pp. 13-55). 

48) . Ques te demol i z ion i sono ricordate nel M s . dei BUROCCO, Chronologia, cit., 
passim. 

4 9 ) . G . B . B U R O C C O , Chronologia, c i t . , f o l . 6 3 / 2 , f o l . 9 3 , f o l . 1 1 2 , f o l . 1 5 3 , f o l . 
166, foli. 171-172, foli . 174-175, fol . 180, fol . 194, fol. 199, fol. 210, fol. 460. A 
questi vanno aggiunti San Maur i z io a Lovere (C . MUTINELLI, S. Maurizio di 
Lovere, Brescia, 1874, p. 13) e il convento di Isola di Iseo ( A . MOSCONI, Con
venti, cit., pp. 63-65). 

50) . Desidero ringraziare L . P. RANCATI che m i ha segnalato queste miniature 
pubblicate nella sua tesi d i laurea I quattro libri corali della Biblioteca Francescana di 
Sant'Angelo in Milano (Università Cattol ica del Sacro C u o r e - A n n o A c c a d e m i 
co 1974/75 - Relatore: Prof . L. Caramel ) . Il salterio reca la segnatura Corale n. 
I: le miniature si t rovano rispettivamente a c. l v (cm. 11 ,30x13,50) , c. 18v 
(cm. 12X15), c. 25r (cm. 14x14) e 90v (cm. 10x10,80) . Il salterio è in perga
mena e consta di 161 grandi fogl i di 6 2 , 5 x 4 4 cm. D i eccezionale interesse è la 
magnif ica miniatura a c. 43 verso d o v e la Madonna col bambino del b o r d o infe
riore e i due angeli musici , di sapore squarcionesco, sono assai pross imi a B e r 
nardino But inone. 

51) . Desidero ringraziare G iovann i R o m a n o per avermi segnalato i Fastentiicher 
c o m e probabile fonte formale e iconografica delle grandi pareti affrescate nelle 
chiese osservanti. Per gl i aspetti liturgici dei Fastentiicher si veda J . H . EMMIN-
GHAUS, Velum quadragesimale, "Theo log i sche Revue" , 1964, coli. 74-82. 

52) . K . GINHART-B. GRIMSCHITZ, DerDom zu Gurk, V ienna , 1930, pp. 109-116 
(testo di B . G . ) . 

53) . J . H . EMMINGHAUS, Fastentuch, voce del Lexicon der christliche lconographie, 
II, R o m a - F r i b u r g o - e c c , 1970, p. 16. 

54) . L'analogia fra i Fastentiicher e i tramezzi osservanti è stata accennata da G . 
ROMANO nella voce Giovanni Canavesio del Dizionario Biografico degli Italiani, 
X V I I , R o m a , 1974, p. 730, e dallo stesso autore nella scheda dedicata a Go t ta r 
d o Scotto nel catalogo della mostra Zenale e Leonardo, cit., p. 84. 

55) . Su questo interessante aspetto del teatro rinascimentale si veda il catalogo 
della mostra // luogo teatrale a Firenze, Mi lano , 1975, a cura di L. ZORZI, dove , 
fra l'altro, sono ampiamente documentate le celebri sacre rappresentazioni 
ideate dal Brunelleschi in SS. Annunz ia ta e in Santa Maria del C a r m i n e (pp. 
55-62). 

5 6 ) . G . B . B U R O C C O , Chronologia, c i t . , f o l . 6 3 / 2 . 

57) . A . D 'ANCONA, Sacre rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI. Firenze, 
1872,1, pp. 167-189, pp. 191-210, p. 192, pp. 223-240, pp. 303-327, pp. 329 ss. 

58) . D u e splendide testimonianze di questa prassi sono // presepe di Greccio l 'af 
fresco di G io t to nella Chiesa Superiore di San Francesco ad Assisi, d o v e è chia
ramente illustrato il sistema di sostegno della croce dipinta appoggiata al tra
mezzo , e La Madonna nella chiesa d i j a n V a n Eyck . Le croci dipinte di C i m a b u e 
e G io t to , rispettivamente nel M u s e o di Santa Croce e nell'attuale sacrestia di 
Santa Maria Nove l la a Firenze, erano in or ig ine attaccate ai tramezzi demol i t i 
dal Vasari. 

5 9 ) . C . J . F F O U L K E S - R . M A I O C C H I , Vincenzo Foppa, c i t . , d o c . 3 0 , p . 3 1 0 . 

6 0 ) . G . B . B U R O C C O , Chronologia, c i t . , fol. 6 3 / 2 . 

6 1 ) . G . B . B U R O C C O , Descrìttione, c i t . , f o l . 3 1 . 

62) . Vie de S. Bernardin de Sientie par Léonard Benvoylienti, "Analecta Bo l landia -
na" , 1902. p. 72. 

6 3 ) . I . D E LA H A Y E , op. cit. i n n o t a 3 , p . X I I . 

6 4 ) . V . D A B I S T I C C I , Le Vite, c i t . , p . 2 5 1 . 

65) . Si veda il Dizionario Biografico degli Italiani, I X , cit. , p. 218 e p. 221. 

66) . Sul l ' /W Herennium, un testo che godette di enorme prestigio e popolarità 
durante il med ioevo perché considerato opera di Cicerone, si veda F . A . YATEì . 
L'arte della memoria, T o r i n o , 1972, pp. 6-26. 
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67) . ibid., p. 82. 

68) . ibid., p. 84. 

69) . Lullo, pur essendo perfettamente al corrente della mnemotecnica d o m e n i 
cana, creò un sistema o arte della memor ia ancor più sofisticato e complesso. 
Esso era basato sulle lettere dell'alfabeto, una caratteristica che conferiva al suo 
sistema una maggiore astrattezza: infatti, l'arte tulliana non concedette un gran
de spazio al principio della st imolazione della memor ia attraverso il ricorso a 
immagin i figurate suggestive. Tuttavia , p iù che le idee di Lul lo , furono le sue 
derivazioni, il cosiddetto lu l l ismo. ad esercitare il mass imo influsso sui france
scani: né si può dire, per citare ancora una volta la Yates, che "il grande princi 
p io della memoria artificiale classica, l 'appello al senso della vista, sia assente 
dal lul l ismo, poiché la memorizzazione ottenuta con il ricorso a d iagrammi, a 
figure e a schemi è una sorta di memor ia v is iva" (F .A . YATES, L'arte, cit., pp. 
1 7 1 - 1 7 2 ) . 

70) . Per Santa Maria Novel la e Santa Croce si veda M . B . HALL, Reformation and 

Counter-Rejormation: Vasari and Duke Cosimo in S.ta Maria Novella and S.ta Cro
ce, O x f o r d , 1979; per San G iovann i Evangelista si veda J . SHEARMAN, L'illusio
nismo del Correggio, in Funzione e illusione, Mi lano , 1983, pp. 172-177. Inoltre il 
progetto di D o m e n i c o Giunt i per la n u o v a chiesa francescana di Sant 'Angelo a 
Mi lano , fondata nel 1552, aveva già el iminato il t ramezzo e adottato una più 
razionale distribuzione degli spazi: in questo m o d o Sant 'Ange lo anticipò l 'ana
loga soluzione avanzata dal V igno la per il Gesù a R o m a e le p iù tarde disposi 
zioni impartite dai decreti tridentini. 

71). Seguendo i dati del più vol te citato BUROCCO (Chronologia, cit.), sembra 
che l 'ult ima chiesa osservante fondata nella Provinc ia Milanese sia stata quella 
di Santa Maria delle Grazie a Lugano . Sugli affreschi di Fermo Stella si veda P . 
TIRLONI, Pittori Caravaggini del Cinquecento, B e r g a m o , 1963. Sulla copia dal 
Luini affrescata a Cravenna di Erba, si veda L. BALZARETTI, Villa Amalia, C o 
m o , 1964, pp. 44-50. I tardivi affreschi di Mart inengo sono interessanti perché 
la loro data (1624-27) indica il perdurare di questa tradizione ben addentro il 
X V I I secolo anche se è probabile che gli attuali dipinti ne abbiano sostituiti altri 
rovinati dal tempo; sul l ' Incoronata si veda N . D i BIANCHI, / / monastero dell'In
coronata di Martinengo, Bergamo, 1975. 

92. Bel l inzona, pianta di Santa Maria delle Grazie (da L. Franchini, articolo in "Storia architettura", 2 /3 , 1979). 
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