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D O N A N T O N I O D E ' M E D I C I ( 1 5 7 6 - 1 6 2 1 ) : LA F O R M A Z I O N E 
E L E C O N O S C E N Z E A R C H I T E T T O N I C H E DI U N P R I N C I P E 

N E L T A R D O C I N Q U E C E N T O 

Wolfgang Lippmarm 

ABSTRACT. ' Don Antonio de' Medici non si è calaminte fatto a suo tempo un gran nome come «intendente di 
architettura» l come riuscirono invece Giangiorgio Trissino e Alvise Cornaro); di lui si è conservato però un 
quadernetto di studio, clic permette ili ricostruire la sua formazione architettonica e che potrebbe essere stata -
visto alcune particolarità - allora una /trassi abbastanza comune: a parte lo studio delle fortezze, anche il disegno 
ili scale. 

Don Antonio de' Medici was noi ccriainlv oneof the must importuni «dilettanti» of the late 16th eentury (as were 
Giangiorgio /rissino or Alvise Cornaro); but front hbn we managed lo gel an importuni sketeh-book that show 
us his architecturai formation, which mar perhaps be ut bis tinte quite commune: focused not only on the study of 
fortresses, but also of stair-solutions. 

La p a r t e c i p a z i o n e a t t iva dei c o m m i t t e n t i alla pro 
g e t t a z i o n e delle p r o p r i e f a b b r i c h e è un f e n o m e n o 
a b b a s t a n z a d i f f u s o in diversi t emp i , d o c u m e n t a 
bile in quas i t u t t e le e p o c h e , d a l l ' a n t i c h i t à ai n o 
stri g io rn i . L o s t o r i c o r o m a n o C a s s i o D i o n e na r 
ra. non senza un pizz ico di ca t t ive r ia , che l ' impe
r a to r e A d r i a n o ( r e g n a n t e 117 138 d .C . ) avrebbe 
p r o g e t t a t o il t e m p i o di R o m a  V e n e r e , le cui rov ine 
s o n o visibili t u t t o r a a R o m a 1 ; Vi t ruv io nel "De 
urehitectura" r i fer isce di M a u s o l o , re e g o v e r n a 
to r e g r e c o  p e r s i a n o di Al ica rnas so , a t t r i b u e n d o 
gli la c o s t r u z i o n e del la sua reggia , s e c o n d o le sue 
ind icaz ion i : «regia d o m u s . q u a m rex M a u s o l u s 

a d s u a m r a t i o n e m con locav i t» ' . M e n t r e dal le pa 
role di C a s s i o D i o n e t r ape l a u n a ev iden t e cr i t ica 
sulle effettive c o n o s c e n z e a r c h i t e t t o n i c h e de l l ' im
p e r a t o r e A d r i a n o . Vi t ruv io si e s p r i m e c o n m o l t o 
r i spe t to su l l ' ope ra e le c o n o s c e n z e sia a r c h i t e t t o 
n iche che mil i ta r i di M a u s o l o . Nel le "Vite" degli 
impe ra to r i b izan t in i invece si e l o g i a n o in t on i 
apologe t ic i le abi l i tà ar t i s t i che di a lcun i i m p e r a 
tor i : a d e s e m p i o si n a r r a che C o s t a n t i n o VII Por
p h y r o g e n n i t o s ( r e g n a n t e 9 1 3  9 5 9 ) fosse t a l m e n t e 
e s p e r t o di A r c h i t e t t u r a d a s u p e r a r e p e r f i n o le 
c o n o s c e n z e degli a rch i t e t t i e delle m a e s t r a n z e 1 ; i 
ton i s o n o simili a quel l i , a l t a m e n t e elogia t iv i , di 
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' Gli avanzi del t e m p i o di R o m a  V e n e r e , d e d i c a t o e pe rc iò c o m p l e t a l o nel 135 d . C , si t r o v a n o di f r o n t e al Colos seo . L a v icenda 
* riferita d a CASSIO DIONE ( 155 235 d . C . ) nel la s u a "Storia romana" ( L X I X . 4 , 1 ). 
2 VITRUVIO, De architet tura libri decerti (11.8.13)à; ne l l ' ed iz ione i t a l i ana , c u r a t a d a F r a n c a B o s s a l i n o ( ed iz ione K a p p a , R o m a 
LLW0, p. 81), la f r a se è s ta ta t r a d o l l a in q u e s t o m o d o : «la reggia c h e il re M a u s o l o c o s i m i s e c o n d o u n s u o d i s e g n o » . 
3 «Chi p o t r e b b e e l enca re i r improve r i del P o r p h y r o g c n n i t o s ? R i m p r o v e r ò sca lpe l l in i , a rch i t e t t i , argen t i e r i e f abbr i , t a n t o c h e 
' i m p e r a t o r e a p p a r i v a di essere s e m p r e il migl io re» ( t r a d u z i o n e l ibera da l t e s to e d i t o in l ingua t edesca a c u r a di Fr ied r i ch 
Wilhe lm UM.I R. Quelle» der hvzantmischen Kunstgeschkhte. voi. I, Vienna , 1878, p. $4). 
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Vespasiano da Bisticci nei confronti di Federico 
da Montefeltro4. Per non tacere dell 'imperato
re Federico di Svevia (regnante 1194-1250), di 
cui si racconta anche se i riscontri documen
tari non sono del tutto attendibili  che avrebbe 
partecipato di persona alla costruzione di alcune 
sue dimore e di alcuni castelli5. Castel del Monte, 
dal singolare impianto ottagonale, denuncia una 
conoscenza dei metodi costruttivi tipici degli an
tichi romani, allora generalmente poco noti e del 
tutto inusuali''. 
Non di rado si ha la sensazione che si tratti sola
mente di un modo di rappresentazione dei princi
pi, basata verosimilmente sugli autori classici che 
con grande eufemismo descrivono le abilità arti
stiche dei loro personaggi. Tali affermazioni non 
vanno prese t roppo alla lettera7. Probabilmente 
avevano lo scopo di rendere i personaggi simili 
agli imperatori romani e ad alcuni greci di gran 
fama*, di cui si elogiavano  forse in questo caso 

con più fondamento le conoscenze scientifiche 
e le loro capacità artistiche: in primo luogo Ales
sandro il Grande, di cui si narra che conoscesse 
bene la Geometria, la Musica, la Filosofìa, la Let
teratura e si fosse anche occupato di Medicina''. 
Nel Rinascimento il dilettantismo architettonico 
sembra aver però avuto una maggiore diffusione, 
come confermano numerose fonti letterarie 
e documenti d'archivio. Molti sono i nobili, 
principi o sovrani che si sono in qualche modo 
dedicati all 'architettura, partecipando di persona, 
magari disegnando piante, alla realizzazione di 
una fortezza o di una loro dimora, o studiando 
la teoria dell 'architettura, per arrivare in alcuni 
casi ad abbozzare o a scrìvere interi trattati"1. Essi 
li ritroviamo principalmente in ambito veneto e 
in Toscana; non a caso ne parlano autorevoli 
autori di trattati architettonici come il Filarete, 
che alludono a questi) fenomeno parlando degli 
«intendenti di architettura»": un termine che 

4 VESPASIANO DA BISTICCI [14211498] , Vite ili uomini illustri del secolo XV, a cura di P. d ' A n c o n a e E. À s c h l i m a n n . M i l a n o 
1951. p a r t e 3 («Pr inc ip i sovrani») , p. 208 [§ XXIV] : «Ben ch'egl i avesse arch i l e l lo r i [...]. n i e n t e d i m e n o Dell'edificare intendeva 
il pare re loro, dipo i dava e le misure e ogni cosa la sua Signor ia , e pareva a ud i rne r ag iona re che la pr inc ipa le a r t e ch 'egl i 
avesse f a t t a mai fusse l ' a r ch i t e t tu ra ; in m o d o ne sapeva r ag iona re e met te re in o p e r a per lo s u o consigl io»; cfr . a n c h e LUDWIG 
H. HFYDENREICTI, Federico da Montefeltro as a Building Patron. Some Remarks on the Ducili Palate of Urbino, in Studili in 
Renaissance & Baroque Art presemeli lo A. Blunl on bis 6(>tb hirtlulay. L o n d r a  N e w York, 1967. pp. 1  6 . 
5 Cfr . WALTER HOTZ, Kaiser Friedrich li. als Baumeisler. in: W. H o t z . PJdlzen unii Burgen der Slatiferzeil Cesehichle unii 
Gustali. D a r m s t a d t . W i s s e n s c h a f t h c h e Buchgese l l schaf t . 31992 (11981]. pp. 329 sgg. Cfr . CARL ARNOLD WILLLMSEN. Kaiser 
Friedrich! II. Triumphtor zu Capita Ehi Dcnkmal hohcnsitiiifisclicr Kunsi in Siidiialien. W i c s b a d c n 1953. pp. 7 8. A r i g u a r d o 
de l l ' i n t e rven to di Feder ico 11 alla proge t t az ione dei castelli siciliani d r . a n c h e GIUSEPPE AGNELLO. / / castello di C ninniti nel qua
dro dell'architetturaneva\ «Bol le t t ino Stor i co C a t a n e s e » 5. 1940. pp. 183 201. Infa t t i , a l cune sue cos t ruz ion i , in p r i m o luogo 
Caste l del M o n t e , m a a n c h e l aquas i c o m p l e t a m e n t e d i s t ru t t a p o r t a a C a p u a . che l 'ungeva da m o n u m e n t a l e p o r t a d ' ing res so 
al s u o regno, si d i s t i n g u o n o per le soluzioni a rch i t e t t on i che eccezional i ; cfr. WOLFGANG KRONIG. Castel del Moine. Dei Bau 
Friedrich! IL, in InUttectual Life al Court of Frederick II llohcnstaufcn (Studies in the His to ry of A r t . voi. 44 / S y m p o s i u m 
Papere , voi. 24). a c u r a di W. Tronzo , H a n o v c r  W a s h i n g t o n . 1994. pp. 91 107: cfr . a n c h e MARIA LoaroO, Castel del Monte e la 
cultura arabo-normanna in Federico II. Bari . 2003. 
6 Negli a m b i e n t i del p i a n o supe r io re si t rova una s t r u t t u r a m u r a r i a m o l t o simile a l l ' o p u s r e t i cu la lum d ' e p o c a r o m a n a e a n c h e 
alla s a g o m a degli archi t ravi , spec ia lmente l 'uso degli ovoli sembra r ip reso d i r e t t a m e n t e d a model l i an t ich i . 

7 Penso p r i n c i p a l m e n t e alla c o n o s c e n z e scul toree (o d a to rn i tore?) degli impera to r i A d r i a n o e Valen t in i ano o a l l ' i m p e r a t o r e 
b i z a n t i n o T e o d o s i o II (reg. 408 450) . di cui si n a r r a che si fossero dedicat i alla scul tura : cfr . Fr iedr ich Wilhelm UNGI K (cura
tore) . Quelle» der byzantbtischen Kunstgeschichte, voi. I. Vienna. 1878. p. 54. 

8 U n c a s o class ico è il g r a n d u c a C o s i m o I de ' Medici , a cui f u r o n o ded ica te ben 20 oraz ion i f u n e b r i e a l t r e t t a n t e biograf ie 
m o l t o elogat ive: cfr . CARMEN MI MTIINI. Panegirici e vite di Cosimo I ile' Medici tra storia e propaganda Firenze . Leo S. < >l
schki . 2005. 

9 Cfr . GIULIO VALERIO ( lu l ius Valerius). Res getta* Alexandri Macedonis (1,13): «eius nutr ix Alacr in i s e ra t . p a e d a g o g u s a t q u e 
n u t r i t o r n o m i n e Leomdes . h t l e r a t u r a e Polynicus magister . musices Alc ippus Lemnius . g e o m c t r i c a e Menec le s Pe loponnes ius . 
o r a t o r i a e A n a x i m e n e s A n s t o c h Lampsacenus . ph i lo soph iac a u t e m Aris to te les lUe Milesius.. . » (ed iz ione a cura di Michael* 
Rosellini . S t o c c a r d a  L i p s i a . 1993). D a m e n z i o n a r e a n c h e il conso le Emil io Pau lo (ca. 228 ca 1M) a C ) c h e d iede ai suoi figli 
una vasta educaz ione , f a c e n d o loro insegnare s e c o n d o il mode l lo greco la fi losofia, la re lor ica , la p i t tu ra e la scu l tu ra ; cfr . 
PLUTARCO, "Bios" Aeinilhis Paulus (VI.8) . 

10 R i m a n d o per ulteriori a p p r o f o n d i m e n t i alla pubb l i caz ione / / Principe architetto. Atti del C o n v e g n o I n t e r n a z i o n a l e ( M a n 
tova . 2 1  2 3 o t t o b r e 1999) a cura di A. C a l z o n a . F.P. Fiore . A. Tenent i . C. Vasoli , Firenze. Leo S Olschk i 2002 M e n t r e G.G. 
Triss ino lasciò so lo un ( r a m m e n t o di p o c h e pagine, a n c h e se di u n a cer ta or ig ina l i tà , e Alvise C o r n a r e scrisse mol l i tesli c h e 
pe rò r a r a m e n t e s u p e r a n o u n a cer ta l unghezza . DANIELE BARBARO. Patr iarca di Aqui le ia . scrisse 7 dica libri dcirarchileliura 
di M. Vitrmio traditili e commentali (1556), n u o v a m e n t e pubbl icat i in un ed iz ione a m p l i a t a (1567) che n o n so lo s o n o la 
più r iusci ta t r a d u z i o n e e i n t e rp re t az ione del t es to « t r a v i a n o , ma p o s s o n o essere cons idera t i a n c h e una r i spos ta al t r a t t a t o 
a lbe r t i ano . per cui il t es to in pa r t i co l a re per le sue d o t t e in te rp re taz ion i non p u ò essere più c o n s i d e r a t o u n ' o p e r a di un 
di le t t an te : d r . a n c h e FERRI « l o C ANALI. Plinio il Vecchio e Leon Ballisi,, Alberti, le fonti amiche e moderne I "Commentarti" 
a " Vitrmio di Damele Barbaro e il contributo di Andrea Palladio, dui manoscritti marciani alle edi-ioni a stampa (HV, 1567), 
«Stud i Veneziani» n.s.. 60. 2010. pp. 79 178. ' 

11 ANTONIO AVERI INO d e t t o II FILARI TE. Trattato di architettura, a c u r a di A n n a M a r i a Pinol i e 1 i l iana Cìrassi M i l a n o . Edi
zioni Il PcMiO, 1972. p. 379 (L ib ro XII I ) : «in tenden t i s s imo. m a s s i m e nel l 'edi l ìcare»: I Marcie spiega l ' i n s e g n a m e n t o del l ' a rchi 
l e t tu ra ad un giovane pr inc ipe nel l ibro VI (FILARETE. Trattalo di architettura....ài., p. 149). 



L A F O R M A Z I O N E E L E C O N O S C E N Z E D I D O N A N T O N I O D E - M E D I C I 175 

potrebbe sembrare più appropriato12 rispetto 
a quello di «dilettante», utilizzato  in senso 
neutrale e certamente non dispregiativo  da 
F ilippo Baldinucci13 per distinguere tale ruolo di 
«inicnth-iite» da quello meno competente di un 
«amatore-», usato in senso di estimatore («Monsig. 
Ludovico Incontri ... gentiluomo pratichissimo 
e grand'amatore di queste arti»14). Attualmente 
nella critica e nella storiografìa in Italia e 
all'estero prevale una valutazione negativa del 
dilettantismo, atta a qualificare un personaggio 
che solo per diletto si dedica occasionalmente 
ad un'attività, pur non avendo una prepara/ione 
specifica, per cui il risultato è perciò piuttosto 
mediocre (da 'dilettante' appunto). 
Rispetto ad altre regioni italiane, come la Lom
bardia o a centri come Roma, soprattutto il Ve
neto, e in particolare Venezia, rappresenta un 
caso emblematico, poiché numerosi documenti 
d'archivio ne testimoniano l'attività di questi 
«intendenti di architettura»15. Molti di essi, spe
cialmente ai tempi delle continue guerre della 
Repubblica Veneziana, si dedicarono esclusiva
mente di architettura militare, cioè partecipavano 
attivamente alla progettazione delle fortificazioni, 
spesso nei lontani possedimenti di Levante, e an
che nella stessa Venezia, occupandosi non di ratio 
della pianificazione urbanistica (come nel caso di 

Alvise Cornaro"'). Alcuni nobili, non provenendo 
da famiglie facoltose, per ovvi motivi finanziari, 
accettarono un incarico fisso in campo architet
tonico, ma essendo regolarmente stipendiati, non 
possono essere definiti dilettanti a tutti gli effet
ti, specie se l'incarico si protrasse nel tempo. Un 
caso illustre è quello del nobile Bonaiuto Lorini 
(ca. 15401611). ingegnere della Repubblica di 
Venezia e incaricato, tra l'altro, di fortificare Ber
gamo 1 : altrettanto illustre è il caso di Giovan Bat
tista Belluzzi, detto II Si mmarino ( 15061554), in
gegnere militare al servizio del granduca Cosimo 
de' Medici (reg. 15371574) e appartenente alla 
nobiltà che fu responsabile della costruzione di 
diverse fortezze nel territorio mediceo1". 
Ma anche in Toscana si possono annoverare mol
tissimi «intendenti di architettura». Alcuni di essi, 
poco propensi alla vita militare, si dedicarono 
esclusivamente alla costruzione e alla progetta
zione delle proprie dimore: sia palazzi di città, sia 
ville di campagna. È il caso del nobile senese Gio
vanni Pecci (15471608), che progettò e realizzò 
alcuni sui palazzi e ville a Siena e nel contado1 ' , 
il tutto senza alcun clamore, al punto che questi 
edifici sono quasi del tutto dimenticati. 
Diversamente Giangiorgio Trissino (1478 1550). 
colto umanista e poeta vicentino, che apparteneva 
ai circoli letterari e culturali della sua città natale 

12 Di quest'opinione è anche MANKRIIX) TAKURI. che usa nel suo libro "Venezia e il Rinascimento" (Torino 1985, p. 186) 
proprio questo termine; solo a riguardo di Jacopo (.'omarini scrive «è qualcosa più di un dilettante», sottolineando in questo 
modo la connota / ione negativa di questo termine (ibidem, p. 200). 
13 Scrive infatti Filippo BAI DISI I i I nel Vocabolario toscano dell'arte del dileguo (Firenze. 1681. p. 48): «Dilettante, propria
mente chi diletta. Ma tra' Professori del disegno, si prende impropriamente per chi si diletta di quest'Arti, a distinzione de' 
Professori di esse: ed è termine delle medesime Arti», e aggiunge in un altro suo saggio (Notizie de' professori del disegno, 
voi. 8, 1811, p. 223): «...per non parlar di tanti altri, i quali col solo avere in puerizia sporcate quattro carte con iscarabocchi e 
fantocci, s'usurpano il nome di dilettanti d'arte», come dire: esser dilettante significa saper fare qualcosa! 
14 SINCIRO Vi RI. La veglia Dialogo, in: FILIPPO BAI .DIMOIVI. Notizie dei professori del disegno da Cimalme in qua. a cura di A. 
Ranalli. appendice di P. Baiocchi, voi. 6. Firenze. R1975 [ 11847]. pp. 538 539. 
15 Sul tema si sofferma MANI RIDO TAU RI. Venezia e il Rinascimento. Torino. Giulio Einaudi editore. 1985. pp. 155 sgg. 
16 L'autore fece un progetto di massima per rinchiudere Venezia entro mura e bastioni e anche per la ideazione di parchi pub
blici in città. Più noto è il suo progetto di un scenografico teatro in mezzo alla laguna; cfr. TAIURI, Venezia e il Rinascimento... 
• cit.. pp. 221 sgg.; IDI M: i n teatro, una «lontana del SU» e un "vago monlieello". La riconfigurazione del bacino di San Marco a 
Venezia di Alvise Cornaro. «Lotus international». 42. 1984. fase. 2: Architettura e Grande Stile', pp. 4151 . 
17 Cfr. GI RARIX) D o n . Buonaiuto Lorini. in Dizionario biografico degli italiani, voi. 66. Roma. 2006. pp. 138 141. Cfr. anche 
CARIO PROMIS. Biografie di ingegneri militari italiani dal secolo XIV alla metà del \ Vili (= Miscellanea di Storia italiana, voi. 
14), Torino. 1874. pp. 638 652. 
IH Sulla sua vita e opera architettonica e i trattali cfr. DAMM A LAMBì RISI. // Sanmarino. (iiovan Battista Belluzzi. architetto 
"TlHtttn e trattatista del Cinquecento. Firenze. Leo S. Olschki editore. 2007 (= Arte e Archeologia. Studi e documenti , voi. 
30/I 2). Tra questi personaggi che in qualche modo accettarono il ruolo di un funzionario e cortigiano, possiamo annoverare 
anche Roeeo (iuerrini. ( onte di Linari (1525 1596). che arrivò persino a negare la sua nobile origine, pur di ricevere uno 
Wipendio regolare: divenne Maestrocapo dell'artiglieria e capoarchitetto alla corte di Dresda ( "Obrister Artalarey Zeug
U d Bavvmaister"); cfr. THOMAS BII I I R. Arehitektur und Politili des Ih. Jhs in Saehsen und Brandenburg. Lebcn limi H'erk von 
Rocliui (incrini Crai zu Lvnar f / . t t . f 1596), in Art Inietti e Ingegneri militari italiani all' Estero dal A l o / XVIII secolo, a cura 
J i M. Vigano. Livorno. Sillabe. 1994 1999. voi. 1 (1994). pp. 183 205. 
191 ccc il progetto di un'abitazione a Monlalc ino (ea. 1580) e il modello ligneo di un "Palazzo in villa" ( 1581 ). nelle immediate 
vicinanze di Monlalcino. ed infine costruì, sempre secondo il suo progetto, una seconda villa in un'altra sua proprietà ( 1588): 
laccio riferimento ad un mio saggio di prossima pubblicazione. 
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e anche di Venezia2", era già ai suoi tempi conside
rato una figura autorevole di dilettante d'architet
tura. Ci ha lasciato diversi progetti  ben tre piante 
per la costruzione del suo palazzo vicentino mai 
realizzato che sono oggi conservati alla Biblioteca 
Braidense di Milano21, e uno collegabile ai lavori 
di ampliamento e ristrutturazione della sua villa 
di Cricoli alle porte della città (15361537) 22; a 
quanto pare partecipò persino di persona alla 
direzione dei lavori. Attraverso queste opere por
tò, in un ambiente legato ancora fortemente alle 
tradizioni gotiche e del primo Rinascimento, le 
nuove forme architettoniche del Cinquecento ro
mano2 ' : la "maniera grande", intestata alla clas
sicità, di Bramante, Raffaello e Giulio Romano. 
Essendo poi Trissino un personaggio molto noto 
ai suoi tempi, molto presente nella vita culturale 
sia locale che internazionale, anche le sue opere 
architettoniche furono recepite, anzi furono prese 
ad esempio. Ne danno testimonianza le lettere del 
canonico Girolamo Gualdo (14921566), nelle 
quali si fa riferimento sia a non meglio specificati 

lavori in una «fabbrica della Trissina», ma anche 
all'impegno personale del committente nella rea
lizzazione della propria villa di Circoli: «Piacque a 
tutti meravigliosamente il sito, ne meno li satisfece 
la fab[b]rica, massime sendo loro dato ad intende
re, al meglio si seppe, la maggior parte del disegno 
di Vostra Signoria»24. Il suo grande merito  e cer
tamente non di poco conto  fu di aver trasmesso 
le sue conoscenze architettoniche al giovane Pal
ladio e di avergli finanziato lo studio dell'Antico a 
Roma25. Non a caso autorevoli studiosi vicentini 
come Ottavio Bertotti Scamozzi definiscono il 
Trissino «maestro d'Architettura»2''. 
Appare qui evidente il ruolo del nobile intendente 
non solo dedito a qualche passatempo dilettevole, 
ma partecipe attivamente all'evoluzione architet
tonica e forse più degli architetti locali promotore 
dell'innovazione architettonica, anche grazie ai 
suoi contatti personali con personaggi di alto ran
go. D'altra parte notiamo il giudizio assai severo 
di Giorgio Vasari sul dilettantismo architettonico 
definendolo più volte un «capriccio»27, per cui non 

20 Giang io rg io Trissino partecipava a t t ivamente alla vita culturale, sia a Venezia, dove f requentava il ri trovo di Feder ico 
Badoer (15191593) , sia a Vicenza, dove in occasione della conclusione dei lavori invitò diverse personal i tà a p r a n z o («a de
sinare») nella sua Villa di Cricoli (16 maggio 1538). tra i quali diversi personaggi impor tan t i dell elite cul tura le vicentina; cfr. 
LIONELLO PUPPI, Un letterato in villa: Giangiorgio Trissino a Crieoli, «Arte Veneta», 25. 1971, p. 80; cfr. BIRNARIXI MORSOLIN, 
Giangiorgio Trissino. Monografia di un letterato del see. XV, 2a edizione corre t ta ed ampl ia ta , Firenze, Le Monnicr . 1894. p p 
230233 [nell 'edizione del 18781 a pp. 269 270); anche viaggiando, Trissino non m a n c ò mai a f requen ta re circoli accademici , 
in Toscana incont rò gli erudit i fiorentini negli Ort i Oricelliani a Firenze nel 1513; cfr. MORSOLIN. Giangiorgio..., cit., 1894(2 ' 
ediz.), p. 58 [nell 'ediz. M878 a pp. 73 74); cfr. anche Storia di Vicenza, a cura di F. Barbieri e P. Preto, voi. 111/2: L'età della 
Repubblica Veneta (14041797), Vicenza. 1990, p. 41. 
21 Milano, Biblioteca Braidense: Ms. Castigl ioni 8/3, ce. 2629 (vecchia impaginazione pp. 38 40): le car te m o s t r a n o fo rmat i 
diversi: c. 26 (olim p. 38) ha le misure cm 38,5 x 29,7, c. 27 (olim p. 39) cm 28 x 26 e c. 29 (olim p. 40) cm 56,5 x 51,9; cfr. 
MANUELA MORRESI, Giangiorgio Trissino, Sebastiano Serbo e la villa di Crieoli: ipotesi per una revisione attributiva. «Annal i di 
Archi te t tu ra» , 6, 1994. pp. 116 134 e precisamente pp. 116118 (e figg. 3 5). Le piante, r i tenute au tog ra f e già da Bar to lomeo 
Ziggiott i ( m o r t o nel 1763), archivista di casa Trissino, sono menzionate per la pr ima volta in una pubbl icazione da ANTONIO 
MAGRINI, Memoria intorno alla vita e le opere di A. Palladio, Padova. 1845. p. 6: «i disegni di sua m a n o di alcune pian te di case 
secondo i vitruviani precetti , non che di una da fabbricarsi nel sito da lui abi ta to in Vicenza". 
22 G e n e r a l m e n t e si par te dal presuppos to che i lavori avessero iniziato nel 1535. Attraverso studi di documen t i archivistici 
credo che sia o p p o r t u n o di post icipare la da ta a l l 'o t tobre 1536. Cfr . anche CORINNA VASK VATOVK e WOLFGANG LIPPMANN, 
LAI Villa di Cricoli di Giangiorgio Trissino. Verifiche documentarie e ipotesi interpretative, in L'architettura nella «oriti. Scritti in 
onore di Alfonso Gambardellu. a cura di G. Cantone , L. Marcucci , E. Manzo , Milano. Skira. 2007 (ma 2008), pp. 186 207. Nel 
saggio n o n ho p o t u t o ancora pubblicare gli ultimi esiti delle mie verifiche documentar ie . 
23 Cfr . MORRESI, Giangiorgio Trissino. Sebastiano Serbo e la villa di Cricoli... , cit., pp. 116 134 e in par t icolare p. 118. Alt ro 
meri to suo fu quel lo di aver s tudia to le possibilità architet toniche, specie per alcuni dettagli come le soluzioni d 'ango lo , ovvero 
il cong iung imen to tra due portici ad ango lo retto, una soluzione archi te t tonica cer tamente non di facile soluzione. 
24 Lettera in da t a 20 maggio 1538, pubblicata in più occasioni: Alcune lettere scritte nei secoli XVI XVII non più stampate (per 
le nozze [. . .] LoredanBragadin) , Venezia, 1835, pp. 30 31; cfr. anche [Gi ro lamo GUALIX)]. Dm lettere del canonico Girolamo 
Gualdo. Vicenza. 1884, p. 10: cfr. MORSOLIN, G.G. Trissino... , cit.. 1894. p. 200 [11878. p. 230], A r iguardo della biografia di 
G u a l d o cfr. la voce di M E. MASSIMI in Dizionario Biografico degli Italiani, voi. 60 (2003), pp. 158 160. 
25 Palladio fu con Trissino ben tre volte a Roma (nell 'estate del 1541, dal se t tembre 1545 al febbra io 1546 e a n c o r a nel 
1546W7); cfr. GlANMOXHO Z O R Z I , 1 ditegli delle antichità di Andrea l'allodio, Venezia Pozza 1959 p p 17 e 20 21. Cfr . 
Palladio. Cata logo della Most ra (Vicenza. 20 set tembre 2008 6 genna io 2009), a cura di G Bcltramini e 11 Burns Venezia. 
Marsi l io. 2008, p. 54. 

26 OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI, / / Forestiere istruito delle cose più rare di architettura e di alcune pitture della città di Vicenza. 
Vicenza. 1761, p. 104. Il te rmine fu utilizzato per la pr ima volta da PAOLO BENI (nel suo Trattato dell'origine et latti illustri 
della jamiglia Trissina, Padova. 1624. p. 51) e poi anche da Bar to lommeo / i g g i o i n nel su, . "Abaldone" (Vicenza. Biblioteca 
Bertol iana: Ms. 444 (ohm: G[onzat i ] 7.3.18). fol. 92). Secondo fonti d 'archiv io Andrea Palladio avrebbe vissuto nella casa del 
Trissino sin dal 1526. 
27 Raccon ta il Vasari, nella sua " Vita di Michelangelo" (edizione 1568). r ifacendosi probabi lmente a Cass io D i one (vedi sopra 
n o t a 1): «Era un gran principe che aveva capriccio in Roma d 'archi te t to , ed aveva f a t to fare certe nicchie per mettervi ligure, 
che e r a n o l una tre quadr i alte, con un anel lo in cima e vi provò a mettere dent ro s ta tue diverse che non vi t o rnavano bene: 
d i m a n d ò Michelagnolo quel che vi potesse mettere, rispose: " D e ' mazzi d 'angui l le appiccale a quel lo anel lo"» ( d r . GIOR 
VASARI, Le vile de ' più eccellenti pittori, scultori ed architettori, a cura di G Milanesi , voi. 7. Firenze. 1906 |K 1981], p. 280). 
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era prudente vantarsi in pubblico di queste mol
teplici conoscenze. Vasari critica esplicitamente la 
partecipazione attiva dei committenti, definendo 
persino il contributo progettuale di Lorenzo il 
Magnifico per Poggio a Caiano e quello di Co
simo I per la sistemazione della Sala delle Carte 
geografiche in Palazzo Vecchio un «capriccio»8. 
Non è qui il luogo per approfondire gli intenti e 
le capacità architettoniche dei singoli personaggi 
medicei, in particolare di Lorenzo il Magnifico e 
del granduca Cosimo; e neanche il momento di 
approfondire il rapporto di dipendenza degli ar
chitetti d'allora dai loro datori di lavoro, specie se 
loro erano principi autoritari come lo era Cosimo. 
Mi limito a segnalare questa visione differente 
della figura del committente dovuta in gran par
te alle parole di Vasari, per cui tuttora si discute 
sul ruolo di questi personaggi intendenti d'archi
tettura. Intendo occuparmi qui però solamente 
della formazione architettonica dei principi Me
dici e in particolare di Don Antonio de' Medici 
( 1576 1621), di cui si è conservato un quadernet
to inedito. Si tratta di un manoscritto conservato 
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze29, 
che apparteneva a Don Antonio de' Medici e che 
sembra gli servisse in gioventù da quaderno di 
studio. Sotto la guida di un non specificato pre
cettore il giovane  che non contava più di 13 o 15 
anni sembra che fosse stato istruito nel disegno e 
nella progettazione architettonica, dando sia im
portanza alla costruzione di opere militari, quali 
bastioni e fortilizi, ma anche  elemento che si 
dovrà approfondire alla progettazione di scale. 

Il quadernetto, che contiene 63 disegni, in buona 
parte segnati e datati dallo stesso Don Antonio 
de' Medici, mostra infatti negli ultimi fogli diversi 
disegni di scale. 
Don Antonio de' Medici, figlio naturale del gran
duca Francesco I de' Medici, nato dalla sua re
lazione con Bianca Cappello, fu legittimato nel 
1577 e, finché visse suo padre, godette di un certo 
prestigio essendo per tutta la sua infanzia l'unico 
erede maschio al trono granducale1". Ebbe una 
propria guardia d'onore, ricevette in dono diversi 
possedimenti e il titolo di Marchese di Capisca
no, legato ad un suo feudo nel Regno di Napoli 
51, A causa del suo rango e della sua posizione 
come possibile futuro granduca godette una for
mazione abbastanza approfondita; in seguito si 
interessò sia di scienze naturali e di musica ,2, sia 
di architettura che di teatro. Le sue rappresenta
zioni teatrali, organizzate nella propria residenza, 
nel Casino Mediceo, godevano allora una certa 
notorietà; in diverse biblioteche sono conservati 
manoscritti inediti presentati e dedicati a lui, spe
cialmente di chimica e alchimia3 '. Se non che, con 
l'ascesa al potere dello zio, il granduca Ferdinan
do I de' Medici (regnante 15871608), Don An
tonio venne sostanzialmente privato dell'eredità 
paterna, salvo alcuni beni concessagli in vitalizio. 
Costretto a prendere l'abito dell'Ordine di San 
Giovanni Gerosolimitano ( 1594) con l'aspettativa 
nel Priorato di Pisa, unì la carriera ecclesiastica 
a quella militare. In questo modo fu escluso da 
molti incarichi, salvo alcuni di mera rappresen
tanza, e quindi rimase una figura più defilata 

28 Giorg io VASARI, Le vite de più eccellenti pittori, scultori e architettori ( 1568) nella 1 Ha di Giuliano ed Antonio da San dallo: 
« tan to secondo il capriccio di Lorenzo» (cito sempre l 'edizione di Ci. Milanesi, voi. 4. p. 270). E a r iguardo della par tec ipaz ione 
di C o s i m o alla s is temazione della Sala delle Car t e geografiche il Vasari all 'erma nelle sue vite •Degl'Accademici del disegno, 
pittori, scultori et architetti e dell'opere loro' (vita di Ignazio Dant i ) : «Ques to capriccio ed invenzione è na ta dal duca C o s i m o 
per mettere insieme una volta queste cose del cielo e della terra giustissime e senza errori» ( sempre l 'edizione di G. Milanesi , 
voi. 7, p. 635). 
29 Firenze. Biblioteca Naziona le Centra le : Pala t ino 935 (olim: IX Medici 7). Sul d o r s o del volume, in ' •vacchetta", si legge: 
«Disegni [..] deir i l l |us t r i s ]s imo et Ecc[ellentis]simo Sig[no]r D o n A n t o n i o de ' Medici»; sul retro del q u a d e r n o si intravede lo 
s temma mediceo. 
30 D o p o che il granduca Francesco sposò la sua convivente Bianca Cappel lo nel 1579, la posizione di D o n A n t o n i o ne uscì 
ul ter iormente ra l lòrza la . 
31 Cfr. POMPKì LITTA, Famiglie celebri di Italia. Milano. 1819 sgg.. Dispensa 26 ("famigl ia Medici") , tav. XII I . Secondo Luti 
ebbe da suo padre, tra palazzi e poderi , non m e n o di 20 proprie tà ; cfr. FILIPPO LI TI, Don Antonio de' Medici e i suoi tempi. 
Firenze, 2006 (Quadern i della Fondaz ione C a r l o March i per la Diffus ione della C u l t u r a e del Civismo in Italia, voi. 27), p. 52. 
32 A r iguardo delle sue conoscenze scientifiche cfr. PU R FILIPPO COVONI, / / Casino di San Marco costruito dal Buonlalenti ai 
'empi medicei. Firenze. Tipograf ia Coopera t iva . 1892. pp. 147 149. Sembrerebbe un " a p p a s s i o n a t o " di musica e in par t ico lare 
di chi tarra ; cfr. LITI. Don Antonio de' Medici... , cit. . p. 128; cfr. anche RICCARDO MARASCO, Maria de' Medici e la chitarra 
alla spagnola, in Rubens e Firenze. Atti del convegno ( Firenze, o t tob re 1977. in occas ione del Cen tena r io della nascita di Pietro 
Paolo Rubens) , a cura di M. Ciregori. Firenze. Ninna Italia. 1983. p. 181. 
So Cfr. COVONI. / / Casino di San Marco... , cit.. pp. 148 149. Mi riferisco in par t ico lare allo scienziato fiammingo Gì SHAKI 
Down, che si fece un n o m e c o m e in terprete di Paracelso, scr ivendo gli "Aurora thesaurusque philosophorum Theophrasti Pa
raceli" (Basilea 1577). Lui fece per d o n A n t o n i o de ' Medici una t r aduz ione in i ta l iano {"Anatomia delti corpi vivi"), tes to 
conservato a l irenze ( BNCF. Pala t ino 666) e che si trovava alla mor te di D o n A n t o n i o in casa sua. per cui sembra che volesse 
Pubblicarlo, fa t to che però non avenne: cfr. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Furopa del Cinquecento, voi. 4: / Medici e 
' Europa 1532 1609. La corte, il mare, i mercanti. La rinascita della scienza, a cura di C. Ciano . R. M a n n o Tolu, M A. Morelli 
1 ' " ' P a n a r o ( Esposizione Europea di Arte. Scienza e Cul tura ) , Firenze. Ele t t a . 1980, p. 182 (n o. 5.54). A r i gua rdo della stam
peria nel Cas ino mediceo cfr COVONI. // C asino di San Marco... . cit. . p. 148. 
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anche nell'ambito della storiografia medicea'4. 
Nell'estate del 1594, in veste di capitano, condus
se la cavalleria medicea, formata da 100 corazzieri 
e 1000 archibusieri, al fronte turcoasburgico in 
Ungheria". Non riuscì certamente a raggiungere 
la notorietà di suo zio, Don Giovanni de' Medici 
(15671621),  figlio naturale del granduca Cosi
mo  e che rappresenta una figura interessante di 
dilettante d'architettura (al momento sono pub
blicati almeno cinque disegni autografi36, per lo 
più schizzi di opere militari, ma anche decorazio
ni effimere). In quest'ultimo ambito Don Antonio 
non riuscì a farsi un nome come i dilettanti che 
ho menzionato in precedenza. Sono noti alcuni 
suoi interventi a Livorno, dove ebbe l'incarico 
di supervisionare i lavori in corso della Fortezza 
Nuova e dell'ampliamento del porto (1603)37. In 
precedenza, nella primavera del 1591, aveva av uto 
un simile incarico, dovendo verificare lo stalo di 
avanzamento dei lavori al Belvedere a Firenze (la 
corrispondenza conservatasi fa presumere che si 
trattò di un incarico del granduca Ferdinando per 
avviare l'allora appena quindicenne anche alla co
noscenza pratica dell'architettura ovvero al lavoro 
in cantiere18). Nonostante non si conoscano dise
gni architettonici di sua mano, non si può però 
escludere che abbia svolto un certo ruolo nella 
progettazione e nella costruzione della sua villa 

di Coltano, situata nelle paludi pisane ed usata 
per lo più come residenza di caccia1'': Ma anche 
se così fosse, non si tratta certamente di un'opera 
architettonica di grande valore tale da assicuragli 
un merito particolare. 

L'Architettura nel manoscritto giovanile di Don 
Antonio de' Medici 

Ma ritorniamo al quadernetto inedito che si in
tende qui presentare quale esempio di una pre
ziosa testimonianza grafica che documenta la 
formazione di un principe nell'applicazione della 
geometria all'architettura. Solo raramente si han
no notizie di simili esercizi geometrici da parie ili 
nobili di un certo rango4"; generalmente docu
menti di questo genere sono di epoca posteriore, 
per lo più del Settecento. 
La stesura del quadernetto si colloca tra i primi di 
agosto del 1590 e i primi di novembre dell'anno suc
cessivo41. Sono noti solo alcuni nomi di precettori 
assunti dalla corte medicea. A proposito dell'accu
rata formazione dei figli  maschi e femmine  di 
questo casato lo storico settecentesco Giuseppe 
Bianchini afferma: «E questo desiderio, che egli [il 
granduca Cosimo I] avea d'imparare, non riguardò 
solamente lui medesimo, ma si trasfuse ancora ne' 
suoi Reali Figliuoli, come ben si vedrà più avanti. 

i 

34 Cfr . LUTI. Don Antonio de' Medici e i suoi tempi... . cit. G e n e r a l m e n t e a lui toccava poi di l'are gli o n o r i di casa in occa
sioni di visite illustri a Firenze, i n c o n t r a n d o gli ospit i alla p o r t e della ci t tà : Cos i in occas ione della visita del D u c a Feder ico 
di W i i r t t e m b e r g in Toscana nel g e n n a i o del 1600 0 q u a n d o , in occas ione del lo sposa l iz io di M a r i a de ' Medici , a n d ò a Lione. 
35 Cfr . PU R FILIPPO COVONI, Don Antonio de' Medici al Casino di San Marco, Firenze. Tipogra f i a C o o p e r a t i v a , 1892, pp. 46 
sgg. Cfr . a n c h e LUTI, Don Antonio de' Medici e i suoi tempi... . c i t . , pp. I l i sgg. D a l l ' U n g h e r i a r i t o r n ò già nel n o v e m b r e del 
1594. per r i to rna rv i poi so lo nel l 'es ta te seguente . 
36 R i m a n d o a p r o p o s i t o al m i o saggio: WOLFGANG LIPPMANN. Don Giovanni de' Medici. Arlilleriegeneral in liahsburgisclicn 
Diensten und kaiscrlicher l-'estungshaumeisler. « R ò m i s c h e His tor i sche Mit te i lungen» . 53, 2011. pp. 151 188 (per la versione
leggibile in rete si veda: litip:llliK.oeaw.ac.all'.'arp=0xtm2h6XP). in cui l en to di a p p r o f o n d i r e a l cune a t t r ibuz ion i ( inora r imas t e 
aper te : cfr . LUIGI ZANGIILRI. Quattro disegni veri di Don Giovanni de' Medici. «Ar t i s t a . Cri t ica d ' a r t e in T o s c a n a » . 1991. pp. 
158 165: IDEM, / disegni del l'ondo Pieroni in Bologna. «Il D i s e g n o di A r ch i t e t t u r a» , 4. 1993, 7, pp. 20 23. 
37 Si doveva o c c u p a r e del lo scavo del t a n g o da l l ' a cqua (ASF. M e d i c e o del Pr inc ipa to , filza 5128, c. 153). 
38 ASF, M e d i c e o del Principato, filza 5128, c. 22r ( let tera del 15 m a r z o 1591 al g r a n d u c a F e r d i n a n d o ) : « M i servirà q u e s t a 
p r i m a le t tera per d a r ' principio d ' o b b e d i r alli c o m a n d a m e n t i di V | o s i r a | All |czlza Ser[enisM |ma non p o l e n d o così sub i to res tar 
capace d ' ogn i cosa a t t e n e n t e alla l 'ab[b|rica della for tezza et q u a n d o non si servissi mai d ' a l t ro , i lavorant i n o n si s t a r a n n o al 
s icuro m e n t r e vi s t a rv ' io» . In d a t a 18 e 29 m a r z o s e g u o n o al t re d u e let tere m a n o s c r i t t e di sua m a n o , che d o c u m e n t a n o la sua 
venuta in cant ie re : ib idem, ce. 23 e 27. 

39 L'edifìcio ( 1587). f inora p o c o s tud ia to , è a t t r i bu i t o al Buonta len t i : cfr . AMELIO FARA, Bernardo Buonlalenti. M i l a n o . Klecla. 
1995. pp. 151152 e lìgg. 287 291 a pp. 187 188. Sulle vicende di cos t ruz ione della villa e il s u o uti l izzo c o m e cas te l lo forti
ficato * d i m o r a di caccia d r . a n c h e Pisa, la Provincia di Pisa, a cura di ( i . Caciagl i , Pisa. Curs i edi tore . 1969 1972. voi. I l l / l 
( 1 9 7 2 ) . pp. 2 8 2 2 8 3 : c f r . a n c h e MARIA CALAI DI. MARIA TERESA LAZZARINI, RICCARDO LORENZI. Palazzo Granducale della re

mila di C'oliano, in Livorno e Pisa. Due città e un territorio nella politica dei Medici [voi. 2]: Pisa e «contado», una città e il suo 
territorio.... a cura di M . Mirr i . A. Calca . M . Luzzat i . Pisa. 1980. pp. 97 99: per la let tera nella q u a l e si fa r i f e r i m e n t o ai lavori 
di f o n d a z i o n e del l 'edif ic io cura t i dal Buonta l en t i e d a D. Fort in i , r i facendos i ad un non megl io speci f ica lo " m o d e l l o " (apr i le 
1587); cfr . PAOLA BAR(K < HI. C i i o v A \ \ \ ( i vi 1 A BI RI I I A. ( ollezionismo mediceo-Cosimo I. l'rancescn I e il ( animale l'crdinanda 
Documenti 154015X7 (Co l l ez ion i smo e s tor ia del l 'a r te . Studi e fonti, voi. 2) M o d e n a : . F r a n c o Panin i . 1993. p. 303 (doc . n. 337) 
40 Mi s o n o not i alcuni disegni di un pr inc ipe sassone. Chr i s t i an I von Sachsen ( r egnan te 1586 1591): S o n o cu. 12 disegni che 
si t r o v a n o nel Kupl ' e r s l i chKabine t t della Staal l iche K u n s t s a m m l u n g e n Dresden . segna tu ra : C a 61; s o n o da ta l i 1576. cioè 
q u a n d o il pr inc ipe aveva 16 ann i . Cfr . Wellsichlen. UttUeruerke dcr /.eiclmung. (impiliti und Photograpliie. C a t a l o g o della 
M o s l r a (in occas ione della a p e r t u r a della Staa l l iche K u n s t s a m m l u n g e n di D r e s d a ) a cura di W. Moller e C. Schni lzer . M o n a 
coBer l ino . 2004. p. 135. Cfr . a n c h e ALI XANDI R ROSI NBAI M. Dcr Amateur als Kiinsller. Studiai zu (.escludile und Punk non des 
Dilcltantismus im IX. Jalirhunderi. Berlino, ( i e b r ù d e r M a n n Verlag. 2010. p. 162 (e lig. 55 a p 164) 
41 N o n e s s e n d o data t i gli ult imi 15 logli, non posso esc ludere che quest i s i ano siali realizzati più t a rd i cioè ol i re il n o v e m b r e 
del 1591. 
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ai quali assegnò maestri dottissimi, in ogni gene
re di letteratura e di scienze»4 :; ma pur t roppo non 
menziona esplici tamente alcun precettore. 
U n o dei suoi insegnanti di arch i te t tu ra e di mate
matica fu. verosimilmente. Ostil io Ricci da F e r m o 
(15401603) che prop r io nel 1586 aveva r icevuto 
l'incarico di " m a t e m a t i c o di cor te" 4 ' , in g r a d o 
quindi di impar t i re una disciplina m o l t o congrua 
al l ' a rchi te t tura , specie a l l ' a rchi te t tura mili tare 
(par tec ipò infine alla realizzazione della fortezza 
di Livorno4 4). Tra gli altri precet tor i va segnala
to D a m i a n o Schifardini . m o n a c o cer tos ino, che 
ebbe un non meglio specificato ruo lo di insegnan
te a cor te in quegli stessi anni e che proge t tò la 
chiesa di Santa Maria in Provenzano a Siena43, 
ma i gno r i amo se sia s ta to maes t ro di D o n A n t o 
nio. Di J a c o p o Ligozzi (ca. 1547 1627). che inse
gnò pi t tura a diversi rampoll i di casa Medici, sap
p i a m o invece con certezza che fece da precet tore 
al giovane D o n A n t o n i o (ed anche a Mar ia de ' 
Medici , la fu tu r a regina di Francia) e gli insegnò 
"disegno" 4 6 . N o n escluderei che fossero pers ino 
due diversi insegnanti a seguire la fo rmaz ione del 
giovane D o n Anton io , visto che in par te si t ra t ta 
di raff igurazioni prospet t iche piu t tos to comples
se, in par te però a n c h e di disegni che propr io sul 
piano delle conoscenze militari m o s t r a n o evi
denti inesattezze (in par t ico lare ce. 14 c 20 [fìg. I]). 
A q u a n t o si p u ò desumere dalle date dei singo
li disegni del q u a d e r n e t t o , l ' i n segnamen to iniziò 
con la rappresen taz ione di semplici fo rme geo
metriche: il quadrato inscri t to in un cerchio, il 
p e n t a g o n o inscr i t to nel cerchio e così via. t ino ad 
arr ivare nella decima lezione al d o d e c a g o n o (c. 
10). Si t ra t ta di ben 11 disegni di q u e s t o genere 4 . 
Per diversi giorni il giovane s tud ioso di geometr ia 
si dedicò quasi q u o t i d i a n a m e n t e ad e laborare un 

solo disegno. Il pr imo ciclo di lezioni iniziò nella 
metà di luglio del I5904" e si concluse già d o p o 
pochi giorni , il 19 agos to successivo. U n secondo 
ciclo di lezioni include sette pian te di fortezze ba
st ionate. Sembra che D o n A n t o n i o si interessasse 
di più a ques to genere di disegni, perché in ques to 
pe r iodo riuscì ad eseguire anche d u e elaborat i al 
giorno. Il pr imo disegno presenta un imp ian to a 
due bast ioni , ment re i successivi s o n o via via più 
complessi , m o s t r a n o dai tre agli o t t o bast ioni . Al
cuni di questi disegni s o n o m o l t o accurat i ed an
che acquarel la t i con una certa cura , altri r isul tano 
mal centrat i e poco riusciti (ad esempio ce. 14 e 
16 [lìg. 1]). Venti disegni ra f f igurano schemi pro
spettici di complesse s t ru t tu re geometr iche, per lo 
più irregolari e as immetr iche . Questi disegni sem
b r a n o eseguiti in poco t empo , d u r a n t e una fase in 
cui D o n A n t o n i o compi lò anche c inque disegni 
al giorno. La maggio ranza di quest i disegni risa
le alla pr ima metà del l ' agos to e al novembre del 
1591, cioè esa t t amen te un a n n o d o p o i primi due 
cicli di lezioni. Eviden temente D o n A n t o n i o si 
occupò del disegno di arch i te t tu ra pr inc ipa lmen
te nei mesi di luglio e di agosto , cioè nel pe r iodo 
di villeggiatura. 
U n g r u p p o di disegni che sembra far par t e di un 
ciclo conclusivo c o m p r e n d e lo s tudio t r id imensio
nale di complessi corpi geometr ici irregolari che 
s o n o in par te anche quota t i e presen tano spesso 
proiezioni . Il nos t ro scolaro sembrava p o c o in
teressato a ques to t ipo di rappresen taz ion i , d a t o 
che eseguì gli elaborat i con una certa negligenza 
(specia lmente le ce. 45. 47 a 55). Si t r a t t a di un 
g r u p p o di disegni che. a differenza dei precedent i , 
non r ecano né la fu ma di D o n A n t o n i o né la d a t a 
ma che r i sa lgono presumib i lmente al l 'es tate o in
verno del 1591 n . Essi c o m p r e n d o n o sei disegni 

4 2 GIUSEPPI; BIANCHINI. Dei (ìranduclti ili Toscana tlclla reale Casa de' Medici, protettori delle Lettere e delle belle Arti, ragio

namenti storici, V e n e z i a , 1 7 4 1 . p. 2 4 . 
4 3 Sulle vicende biografiche e principalmente le sue pubblicazioni dr . f i I>I m i o VIM I. Ostilio Ricci da Fermo. Maestro di 
Galilea Galilei, F e r m o , 1 9 2 9 . 

44 Fu in qualche minio coinvolto nella costruzioni della fortezza e del porto di Livorno: sottoscrisse nel marzo 1594 gli "Ordini 
lassati per conto della nuova fab[h]rica di Livorno". 
4 5 H certosino, secondo Alfredo Barbacci. era niente m e n o che ('«insegnante dei figli del granduca»: cfr. Ai i KI DO BAKHAI t i. 
^'architetto Ira Damiano Si Infunimi e la chiesa di Santa Maria di l'rovenzano in Siena. «Bollett ino d'Arte», 9, 1929/30. pp. 
122 139, in particolare noia 26 a p. 1 38. Sulle sue qualità c o m e architetto della chiesa a Siena dr . La collegiata di Santa Maria 
m l'rovenzano. a cura di C. Alessi. M. Borgogni. B. Tavolari. Sovicille (SI). 2(K)X. pp. 21 52 e in particolare pp. 27 28. Cfr. an
c h e P n n o R I ) S | 111 Lavori di restauro a Siena e nel contado dopo la guerra del 1555, in / / p o t e r e e lo spazio. Riflessioni di metodo 
' contributi. Atti del C o n v e g n o (Firenze 16 17 giugno 1980) a cura di F. Borsi. Firenze. Istituto di Storia dell'Architettura e di 
Restauro dell'Università di Firenze. 1980. pp. 113 129. in particolare p 113, 
4 6 Cfr . LUTI, Don Antonio de' Medici e i suoi tempi... . c i l . . p. 6 1 . Per le n o t e di p a g a m e n t o c fr . Jacopo Ligozzi Le vedute del 
Sacro Monte della I email dipinti di l'oppi e Bibbiena, a c u r a di L. C ' o n i g l i e l l o . l ' o p p i . 1 9 8 2 . p. 1 9 6 ( c o n la p u b b l i c a z i o n e d e i 

documenti d'archivio). Cfr. anche Fi i u i \ Ci IMI <>. Ligozzi. Cata logo della Mostra (Parigi. Louvre, Galleria del Disegno. 
* gennaio 25 g iugno 2005). ParigiMilano. Cont inens Fditions. 2005. p. 6. Nel Gabinet to delle Stampe ( Kuplersi ichkahinell ) 

Berlino si è conservala una xilografia con l ' indicazione «Maria Medici f[ecit] M D L X X X V I 1 » ; dr . Rosi NBAUM, Der Amateur 
"'l Kanstlcr..., d i . , pp. 41 42 e lig. 8: disegni suoi si t r inano a Faenze. 
4 ' Vedi il regesto in appendice con l 'elenco dei disegni. 
4I< Il primo disegno datato è del 12 luglio 1590 (a c. 6 la data viene anticipata di un mese: una svista'.'): vedasi il Regesto finale 
con il catalogo dei disegni, incluse le annotazioni e un commento . 
4(* N o n posso escludere che s iano riferibili persino al l 'anno seguente ( 1592). anche se lo escluderei, visto la quantità piuttosto 
e s ' gua di disegni. 
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di scale: all'inizio semplici strutture a tre o cin
que scalini, successivamente complesse strutture 
piramidali, anche in forma di ziggurat, cioè molto 
simili alle fortezze a quattro torri angolari (a c. 
61). Tra questi vi è anche un abbozzo di scala a 
chiocciola, in parte poco riuscito (c. 62). L'ultimo 
disegno raffigura una scala a due rampe, degna 
di un'architettura principesca, anche se l'alzata 
degli scalini mi sembra piuttosto alta (c. 66). Al
cune strutture di quest'ultimo gruppo potrebbero 
essere interpretabili  pur essendo solo abbozzate 
 come rappresentazioni prospettiche di fortezze 
bastionate (ce. 61 e 6365). 
Ovviamente questi disegni, sia in pianta che in 
prospettiva, di corpi sia regolari sia irregolari 
miravano a rappresentare al meglio il disegno di 
strutture fortificate. Credo che una gran parte dei 
disegni si debbano interpretare anche come mere 
esercitazioni di prospettiva (in particolare le ce. 
5660). Ma rimane il dubbio, se i disegni di scale, 
dalla versione più semplice a quella a più rampe 
e perfino a chiocciola, fosse funzionale allo studio 
dell'architettura militare. 
Il soffermarsi sul tema delle scale, anzi la predi
lezione da parte di Don Antonio per il disegno 
di scale e in più l'interessamento di altri ben più 
noti "intendenti d'architettura" per questo tema, 
necessita di un approfondimento ulteriore: Nota 
è l 'affermazione del Palladio nei suoi 'Quattro 

libri dell'architettura' a riguardo del Procuratore 
Marcantonio Barbaro che avrebbe disegnato una 
scala a chiocciola: «n'è stata ritrovata una pure 
a lumaca del clarissimo Signor Marc' Antonio 
Barbaro gentil 'huomo Venetiano di bellissimo 
ingegno; la quale ne i luoghi molto stretti serve 
benissimo. Non ha colonna in mez[z]o, & i gradi 

per esser torti, riescono molto lunghi». Palladio 
illustra la scala insieme ad altre due 'invenzioni' di 
un altro dilettante d'architettura, Alvise Cornaro 
(14751566), menzionato già in precedenza5". 
Questi due non sono gli unici ad interessarsi della 
progettazione di scale: Tra coloro che si diletta
rono a progettare scale sembra che liguri niente
meno che l'imperatore Massimiliano [, il quale 
nella sua residenza di Graz fece costruire una sca
la a doppia chiocciola, denominata perciò "Dop
pelwendeltreppe" (o "Zwillingswendeltreppe"51)
L'opera, situata nell'ala meridionale della sua 
residenza, il "Maximiliansbau", è databile intono 
agli anni 1499/1500 (fig. 9). Pur trattandosi di una 
struttura formalmente complessa, tutt'oggi igno
riamo il nome dell'architetto; pertanto non esclu
derei che sia stato lo stesso imperatore, impegna
to in altre occasioni nella progettazione di opere 
architettoniche, a redigere anche questo originale 
progetto52. Altro esempio di scala elicoidale è la 
poco conosciuta scala a doppia rampa deH'"Amt
shaus"di Butzbach, località della regione dell'As
sia, progettata verosimilmente da Ernst von Sol
ms (morto nel 1590), figlio del più noto Reinhard 
von Solms. anch'egli dilettante d'architet tura". 
A prima vista questo particolare interesse per le 
scale non sembra collegabile all'architettura mi
litare, in cui i principi e nobili, per formazione e 
esperienza, vantavano tradizionalmente appro
fondite conoscenze. Come precisa Leon Battista 
Alberti nel suo trattato, il tema delle scale è piut
tosto^complesso e richiede una specifica prepara
zione e una seria competenza: «La costruzione 
delle scale è lavoro difficile, da affrontare solo a 
ragion veduta, dopo matura riflessione» (1,13)M. 
Sorge spontanea la domanda, se  affrontando 

i.ni' dal 5 0 A N D R E A PALLADIO, Quattro Ubri dell architettura. Venezia, 1 5 7 0 . pp. 61 6 2 [1/28]; a proposito delle due scale progettai . . 
Cornaro scrive: «Questi due modi d, Scale, ritrovo la felice memoria del Magnif ico Signor Luigi Cornaro. Gent i l 'huomo di 
eccellente g i u d i c o . >̂  Quanto fosse seguito da Palladio il tema della scala elicoidale cfr. Palladio, a cura d, Ci. Bel.ramini e l i . 
Burns. .. cit., p. 223. Su Alvise Cornaro vedasi sopra nota 16. 
51 Cfr. FRIEDRICH MIELKE, Ósterreiehische Zwillingsnendeltreppen. «Architectura» 5/1 1975 pp 80-91 

52 Per alcuni aspetti del dilettantismo dell'imperatore cfr. HUBERTUS GUNTMER, Kaiser'Matimiliun 1. -.eU-hne, den Planfursein 
Mausolei,,» «i li Principearchitetto. Atti del Convegno internazionale (Mantova, 21 23 ottobre 1999) a cura di A. Calzona. 
F.P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze, Leo S. O schki 2002 nn 493 SIA I. ;„ „ , j . r i . 

, , ,. . . . ... ì W ì , pp. HVJ) Dio. t in prepara/ ione da parte mia una approfondila 
ricerca sul ruolo di Massimil iano c o m e committente e dilettante. 53 La scala, realizzata in un anno (un'iscrizione riporta la data 15881 fa m « , A: .... • J- i . _ u„ „, , . .. ,. r . . ,. v " "•"•"<"<> u o n ) , ta parte di un edificio di epoca precedente, che ebbe 

v v n T u' V e r S e ° m £ °ng,ne "ì 'a rCSldenZa dÌ CÌUà del "ta""»). cui fu m a n o m e s s o più volte, sia nel 
sec. XVII che ,n quel lo successivo, e che comprende perciò so lo pochi avanzi originali, tra , quali la suddetta scala e due torri 
d angolo. La sua forma e paragonabile a que a di Graz Cfr RLIXH i A m u » v. r n. ,<s • . -. . ,. „, 

r * _ „ i c» rs . J. teme .-, 7, , M ' X » 1 AI)AM\ , Arra /T/C(//)i'ri; (Kunstdenkmaler un GroUherz-
ogthum Hessen, voi. 5), Darmstadt, 1895. pp. 43 46. Cfr. anche il sito i n i ^ m . . i - ; . „ _ / / / i i LI I J , , l l n „ n i i i ,. i _ . , V v n . «uun. ii su, , internet http Itorschung.gnm.Mreymurn-Wtu-hlm's.'ier XML/023 _But:hach_ehemSolnisSchloss.xml 
5 4 LEON BATTISTA ALBERTI. L'architettura ( De re aedificatoria ) testo bt inr» » „ * A . . , ; „ , „ „ , 

, , . „ „ . , i . . . . C ,. . . „ „ , . , , " " " ' " " A >esio ialino e traduzione a cura di G. Or andi, introduzione e 
' M ' a " ° ' E d m ™ ° ' " 1 1 0 ' l % 6 ' V 0 L 1 P 8 8 ' l n " i ù a * e i u " S c : «le scale rendono diff icoltoso il disegno 

degli edifici ( ,v„. In un altro capitolo del suo trattato Alberti mette in evidenza che s, debba ridurre le scale al quanto possibi-
le, essendo loro p o c o c o m o d e e poco un i a unzionamcnto deMVdihVi.i i l Y - > • . . . . . . . . i • x J- J 

. . . . . . J J I, . . ~ , . . . , lu i iy . iuna nci i iouei i i c i i i i c i o u x , 2 . «non avremo alcuna necessita di scendere era-
dm.») . A riguardo delle difficolta d, realizzare scale cfr. L.v.o VOLPI GHIRAROINI. U scale a chioccola del Sun, Andrea d, Leon 
Battista Albert,. Rilievi e nuoveosservazum, ,n Reihungspunkte. Ordnung und Vmhrueh ,n Archilektur und Km* ft*K*r#) » 
Hubertus Gunther. a cura di H. Hubach, B. von Orelh-Messerli , Petersberg. Imhof, 2008, pp. 301 306 
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ques to t ema alcuni dilet tant i abb iano voluto 
mettere alla prova la propr ia abilità55. R i m a n e 
però sempre un cur ioso ques i to la ragione per cui 
quest i " in tendent i d ' a r c h i t e t t u r a " si sono prop r io 
occupat i della proge t taz ione di scale: la r isposta 
da forse q u e s t o q u a d e r n e t t o ovvero è da in tender
si c o m e una conseguenza della loro f o r m a / i o n e 
giovanile e la prassi di s tudiare soluzioni prospet
t iche at t raverso il disegno di scale, c o m e era n o t o 
pr inc ipa lmente di epoca poster iore . 
N o n o s t a n t e l ' impor t anza d o c u m e n t a r i a di que
sto q u a d e r n e t t o sembra tu t tavia azza rda to con 
s iderar lo un model lo per la fo rmaz ione di altri 
giovani nobili , sia in Italia che in a m b i t o tede
scoaustr iaco. Ciò non toglie che si t ra t ta di un 
i m p o r t a n t e d o c u m e n t o del l ' educaz ione grafica 
ed archi te t tonica dei Medici a cavallo dei secc. 
X V I  X V I I . M o l t o probab i lmen te ques to t ipo di 
approcc io matemat i co geomet r i co al l ' a rchi te t tu
ra seguiva una consue tud ine di l lusa anche in altre 
città d ' I ta l ia in que l l ' epoca , anche se fin dai primi 
anni del C i n q u e c e n t o ce r t amen te non e r a n o an
cora state elabora te s t ru t tu re di fortilizi bas t iona
ti; organ i smo quest i che v e r r a n n o successivamen
te svi luppat i solo a par t i re nei pr imi decenni del 
secolo XVI. 

APPENDICE 

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze: Palatino 935 
Iohm: IX Medici 7): Descrizione del manoscritto, 
già in possesso del Museo di Fisica e Storia di Firenze 
(con la collocazione 1552) 

Sulla copertina del manoscrit to in "car tapecora" si 
legge (con difficoltà): «Disegni [...] dell'II/[wnns}simo 
et Ecc[e\lentis]simo Sig[no]r Don Antonio de' Medi
ci»; sul retro del dorso s'intravede lo stemma dei Me
dici con una corona: formato cm 22,5 x 16,7. 
Il manoscrit to consta di 76 fogli numerati (mancante 
delle ce. 12, 19, 25 e 52), che sono per la maggior par
te riempite di disegni (le ce. 44 e 6776 sono vuote), 
che sono a loro volta in buona parte segnati e datati 
(solo le ce. 5166 sono ne datate ne segnate, anche se 
evidentemente della stessa mano). Si tratta di disegni 
eseguiti ad inchiostro (marrone e rosso) e in buona 
parte colorati ad acquarello. 
Alcuni fogli mancanti sono stati probabilmente 
strappati dallo stesso autore, mentre i fogli vuoti 
sono forse da collegare alle diversi fasi dei cicli di 
lezioni. 
Verificando le date apportate nei disegni, appare evi
dente che l 'ordine cronologico dei fogli nel quader
netto non corrisponde ovvero  più probabilmente 

alcuni disegni furono anticipatamente disegnati ed 
altri aggiunti in un secondo momento; in particola
re le date delle ce. 5 6 e 11 13 non seguono l 'ordine 
cronologico (questi salti cronologici, siccome corri
spondono spesso a delle lacune, non mi sembrano 
riferirsi ad un cambiamento di calendario). 
Segue un elenco dei disegni con una descrizione som
maria (tra parentesi i riferimenti alle immagini). Non 
essendovi una numerazione moderna, seguo quella 
antica che inizia solamente alla quinta carta. 

tome Bramante si occupò della costruzione e ricostru-
n c del tempio dorico (il suo Tempietto), nonostante che 
ruvio avesse allenitalo che tosse problematico e perciò 
c o ragionevole la sua realizzazione; cfr. VITRUVIO. De ar
let tura libri decerti, 1V/3. 

Sul verso della carta quarta (non numerata) un'an
notazione posteriore (forse tardo settecentesca): «Di
segni di Mano dell'Ill[ustrissi]mo ed Hec[ellentissi] 
mo Sig[no]r D[on] Antonio De' Medici Figliuolo del 
Gran Duca Francesco e della G[ran]Duchessa Bian
ca Cappello, il quale morì nel 1621». 
c. Ir: disegno geometrico fatto con il compasso, se
gnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 5 dagosto 
[scritto tut to d'insieme!] 1590». 
c. 2r: altro disegno geometrico (quadrato entro un 
cerchio), segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 6 
d 'Agosto 1590». 
c. 3r: altro disegno geometrico (in forma di penta
gramma) e segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 
7 d 'Agosto 1590». 
c. 4r: altro disegno geometrico (esagono entro un 
cerchio), segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 
8 d 'Agosto 1590». 
c. 5r: altro disegno geometrico (corpo a sette angoli), 
segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 9 d 'Agosto 
1590» 
c. 6r: altro disegno geometrico (ot tagono entro un 
cerchio) e segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
lOdi Luglio 1590». 
c. 7r: altro disegno geometrico, segnato e datato: 
«Don Ant." Medici fece 12 di Luglio 1590» 
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c. 8r: altro disegno geometrico (sulla base di un cor
po a 10 angoli), segnato e datato: «Don Ant." Medici 
fece 14 di Luglio 1590». 
c. 9r: altro disegno geometrico (sulla base di un cor
po a 11 angoli), segnato e datato: «Don Ant." Medici 
fece l ò d i Luglio 1590». 
c. I Or: altro disegno geometrico (sulla base di un cor
po a 12 angoli), segnato e datato: «Don Ant." Medici 
fece 19 di Luglio 1590». 
e. 1 Ir: altro disegno geometrico, segnato e datato: 
«Don Ani." Medici fece 20 di Luglio 1590» 
[c. 12 mancante , forse strappata] 
c. 13r: disegno di ba luardo (con indicazione mano
scritta «Angolo di 5»), disegnato a penna e colorato 
ad acquarello, con scala (probabilmente in braccia 
fiorentine), segnato e datato: «Don Ant." Medici 
aldi l ò d a g o s t o 1590». 
c. 14r: disegno di una fortezza di forma tr iangola
re, disegnato a penna e colora to ad acquarello, con 
scala, segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 17 
d 'Agos to 1590» [fig. 1] 
c. 15r: disegno raff igurante un fortilizio con quat t ro 
baluardi , disegnato a penna e colorato ad acquarello, 
con scala, segnato e datato: «Don Ani." Medici aldi 
17 d 'Agos to 1590». 
c. 16r: disegno raff igurante un fortilizio pentagonale, 
disegnato a penna e colorato ad acquarello, con scala 
(indicata espressamente: «scala»), segnato e datato: 
«Don Ant." Medici aldi 18 d 'Agos to 1590». 
c. 17r: disegno raff igurante un fortilizio esagonale, 
disegnato a penna e colora to ad acquarello, con scala 
(indicata espressamente: «scala»): segnato e datato: 
«Don Ant." Medici aldi 18 d 'Agos to 1590». 
c. 18r: disegno raff igurante un fortilizio con sette ba
luardi, disegnato a penna e colorato ad acquarello, 
con scala (indicata espressamente: «scala»); segnato 
e datato: «Don Ant." Medici di 8 di Novembre 1590». 
[c. 19 mancan te ovvero tagliata] 
c. 20r: disegno raff igurante un impianto militare 
con ot to baluardi , disegnato a penna e colorato ad 
acquarello, con scala (indicata espressamente: «sca
la»):, segnato e datato: «Don Ant." Medici aldi 8 di 
Novembre 1590». 
[ce. 2122 vuote] 
c. 23r: disegno raffigurante un complesso schema ge
ometrico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
30 di Luglio 1591». 
C 24r: disegno raff igurante un simile schema geome
trico con più punti di vista, segnato e datato: «Don 
Ant." Medici fece 31 di Luglio 1591». 
[c. 25 mancante] 
c. 26r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 2 Agosto 1591». 
c. 27r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
4 d 'Agos to 1591». 
c. 28r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 4 d 'Agos to 1591». 
c. 29r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 4 d 'Agos to 1591». 

c. 30r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece di 
4 d 'Agos to 1591». 
c. 3Ir: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 4 d 'Agos to 1591». 
c. 32r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 5 d 'Agos to 1591». 
c. 33r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 5 d 'Agos to 1591». 
e. 34r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 6 d 'Agos to 1591». 
c. 35r: disegno raffigurante un complesso schema 
prospettico, segnato e datato: « D o n Anton io Medici 
fece aldi 7 d 'Agos to 1591». 
Aggiunta d'epoca posteriore (del l 'Ottocento 
[?]):«Parte seconda  Delle figure che non toccano la 
linea del piano soggetto». 
e. 36r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: « D o n Ant." Medici fece 
aldi 8 d 'Agos to 1591». 
c. 37r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 8 d 'Agos to 1591». 
c. 38r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: « D o n Ant." Medici fece 
aldi 9 d 'Agos to 1591». 
c. 39r: disegno raffigurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 9 d 'Agos to 1591». 
c. 40r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e data to : « D o n Ant." Medici fece 
aldi 10 d 'Agos to 1591». 
c. 41 r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 11 d 'Agos to 1591». 
c. 42r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e data to : « D o n Ani." Medici fece 
aldi 12 d 'Agos to 1591». 
c. 43r: disegno raff igurante un simile schema pro
spettico, segnato e datato: «Don Ant." Medici fece 
aldi 12 d 'Agos to 1591». 
[c. 44 vuota] 
e. 45r: disegno raff igurante un complesso schema 
prospetlieo (sulla base di cubo) , segnalo c datato: 
«Don Ant." Medici fece aldi 12 d 'Agos to 1591». 
c. 46r: disegno raff igurante un complesso schernii 
prospett ico (sulla base di un co rpo a soli tre facce), 
segnato e datato: « D o n Ant." Medici fece aldi 14 
d 'Agos to 1591». 
c. 47r: disegno raff igurante un complesso schema 
prospettico (sulla base di un co rpo a cinque ango
li), segnato e datato: «Don Ant." Medici fece aldi lo 
d 'Agos to 1591». 
e. 48r: disegno raff igurante un complesso schei»;' 
(sulla base di un corpo a sei angoli) , segnato e data
to: «Don Ani." Medici fece aldi 18 d 'Agos to 1591»
e. 5()r: disegno raff igurante un complesso schema 
(sulla base di un corpo a sette angoli), segnalo e da
tato: « D o n Ant." Medici fece aldi 19 d ' A g o s t o 1591 • 
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c. 51 r: disegno raffigurante un complesso schema 
(sulla base di un corpo ad otto angoli), ne segnato, 
ne datato (come tutti i seguenti disegni), 
[c. 52 mancante ovvero tagliata] 
c. 53r: disegno raffigurante una prospettiva (sulla 
base di un corpo a dieci angoli: a dir vero poco riu
scita); ne segnato, ne datato. 
c. 54r: disegno raffigurante una prospettiva: ne se
gnato, ne datalo. 
c. 55r: disegno raffigurante una prospettiva (man
cante delle ombreggiature); ne segnato, ne datato, 
c. 56r: disegno prospettico di una scala, con ombreg
giature a seppia; ne segnato, ne datato, 
c. 57r: disegno prospettico di una scala mollo simile 
al precedente: ne segnato, ne datato, 
c. 58r: disegno prospettico di una scala simile al pre
cedente: ne segnato, ne datato, 
c. 59r: disegno prospettico di una scala; ne segnato, 
ne datato. 
c. 60r: disegno prospettico di un corpo a graldìni (co
struzione di cubi sovrapposti); ne segnato, ne datato, 
c. 6Ir: disegno prospettico di un corpo a graldini (con 
una proiezione della pianta), ne segnato, ne datato, 
c. 62r: disegno prospettico di una scala a chiocciola; 
ne segnato, ne datato [lìg. 4] 
c. 63r: disegno prospettico di corpi aggettanti (come 
dei bastioni); ne segnato, ne datato [lig. 3]. 
e. 64r: disegno prospettico in alzato e pianta di un 
esagono: ne segnato, ne datato. 
c. 65r: disegno prospettico in alzato e pianta di un 
corpo architettonico (simile ad un castello con qua) 
tro torri angolari); ne segnato, ne datato, 
C. 66r; disegno prospettico di una scala a due rampe 
accuratamente disegnalo, coloralo ad acquarello (le 
ombre): ne segnato, ne datato; con timbro: «Med. 
Palat. Ubi. Caes.» [tìg. 2] 
[ce. 67 76 vuote] 
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1 Don Anloniode'Medici( 1576 1621 ):piantadi fortilizio 
[nangolare.disegnoa penna acq uarellato.datatoesegnato 
«PO Ant.o Medici adi 17 d'Agosto 1590" (Firenze. 
Biblioteca Nazionale Centrale: Palatino 935. e. 14). 
 [attribuito a] Don Antonio de" Medici (1576 1621): 
ri|Ppresentazione prospettica di scala I due rampe, 
disegno acquarellato, non datato e non segnato (Firenze. 
Biblioteca Nazionale Centrale: Palatino 935. c. 66). 

(attribuito a] Don Antonio de' Medici (1576 1621): 
r;'Ppresentazione di struttura geometrica in forma di 
Palazzo fortificato, disegno a penna acquarellato, non 
palato e non segnato (Firenze. Biblioteca Nazionale 
d u r a l e : Palatino 935. e. 65). 3 


