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L a Cà d'oro rappresenta i l m o m e n t o più alto d i una 
V e n e z i a che sta per f i n i r e , t r a v o l t a da l fascino del R i n a 
scimento (F ig . 1). L e più autent iche espressioni a r t i s t i 
che veneziane, der ivate da contat t i con l ' O r i e n t e b i z a n 
tino e is lamico, e ins ieme da l la c u l t u r a »teutonica«, 
»francigena« e l o m b a r d a , i n que l m o m e n t o a p p a r i v a n o 
come u n ' a l t e r n a t i v a al le a s p i r a z i o n i classiche che ave
vano trovato i l loro centro di d i f fus ione più i m p o r t a n t e 
in Toscana. E p r o p r i o d a l l a Toscana, come ha insegnato 
i l Fiocco, g iunsero a V e n e z i a quegl i a r t i s t i che si sen
t ivano più v i c i n i al l 'estetica del gotico f ior i to e a l la 
sensibilità dei veneziani , soprattutto q u e l l i che opera
vano nel la porta del la C a r t a e n e l coronamento f i a m 
meggiante d i San M a r c o . I l genio d i u n commitente 
i l l u m i n a t o come M a r i n o C o n t a r i n i convocava a l l o r a a l la 
Cà d'oro u n a schiera d i a r t i s t i d i v a r i a p r o v e n i e n z a : 
le annotaz ioni scritte g iorno per g i o r n o da questa s t r a 
o r d i n a r i a f i g u r a d i committente-archi te t to ci permettono 
di conoscere i n o m i d i c h i h a scolpito ogni s ingola 
pietra del suo palazzo, eppure n o n è possibi le t r o v a r e 
p a r t i c o l a r i di f ferenze di st i le e u n a base per r i c o s t r u i r e 
la personalità dei s ingol i c o l l a b o r a t o r i : né i l P a o l e t t i , 
né G i a c o m o B o n i hanno tentato d i f a r l o . 

M a r i n o C o n t a r i n i c o o r d i n a v a i l l a v o r o d i ogni art ista 
al f ine di rea l izzare l 'opera, che egl i stesso aveva ideata, 
coerente e a r m o n i c a i n tutte le sue p a r t i (Figg. 2—4). 

M e n t r e i n a l t r i complessi sort i a V e n e z i a e n e l V e n e t o 
ne l la p r i m a metà d e l Quattrocento n o t i a m o passo verso 
l 'arte r inasc imenta le p r e n d e r e i l sopravvento e sost i tu irs i 
a l l ' o r i g i n a r i a progettazione got ico- f ior i ta ( F i g . 5), s i può 
dire invece che l a Cà d'oro s ia r i m a s t a fedele a l le forze 
più v i v e e o r i g i n a l i del la t r a d i z i o n e e che i n a l c u n modo 
abbia pat i to i l »complesso« del R i n a s c i m e n t o ; i n essa 
i l genio d i V e n e z i a , i n u n m o m e n t o d i e q u i l i b r i o che 
possiamo c h i a m a r e classico, si appagò de l la p u r a deco
razione, degl i i n t a g l i e r i c a m i che r isentono delle ore
ficerie e del le i n v e n z i o n i d 'Or iente , n o n p r o v a n d o nep

p u r e — per n o n sent i rne l a necessità — a gareggiare 
con i Toscani che, i s p i r a n d o s i a l m o n d o antico, si erano 
soprattutto i m p e g n a t i a t r o v a r le leggi per l a r a f f i g u r a 
zione del la realtà secondo n u o v e leggi prospett iche e 
i l modo più idoneo per l a rappresentaz ione del la f i g u r a 
u m a n a . N e l l a cappel la degl i E r e m i t a n i a P a d o v a , i V i -
v a r i n i saranno sost i tu i t i d a l M a n t e g n a e dagl i a l l i e v i 
più e v o l u t i de l la scuola del lo S q u a r c i o n e (così i m p o r t a n t e 
anche per la D a l m a z i a ) ; a S a n Z a c c a r i a , i l progetto d i 
A n t o n i o G a m b e l l o sarà r ipreso e t r a s f o r m a t o i n chiave 
r inasc imenta le da l C o d u s s i ; a S a n T a r a s i o , A n d r e a del 
Castagno si sostituirà ai maestr i m u r a n e s i che avevano 
scolpito e d i p i n t o le pale degl i a l t a r i ; n e l l a C a p e l l a 
dei M a s c o l i i n S a n M a r c o i l progetto u n i t a r i o ideato nel 
1440 e i n parte real izzato da G i a m b o n o , v e r r à accanto
nato subi to dopo e r ipreso con a l t r o st i le e con altre 
leggi prospett iche da maestr i come P a o l o U c c e l l o e A n 
drea del Castagno. 

D a quanto si vede, i l »complesso« del R i n a s c i m e n t o 
ev identemente colpì i n p a r t i c o l a r e g l i a m b i e n t i u f f i c i a l i , 
q u e l l i che, sotto la s p i n t a p o l i t i c a d i Francesco F o s c a r i , 
tendevano a s trappare V e n e z i a da l suo i so laz ionismo e 
dal le sue t r a d i z i o n i o r i e n t a l i e adr iat iche , per c o i n v o l 
ger la sempre più n e l l a p o l i t i c a e n e l l a c u l t u r a i t a l i a n a 
ed europea. N e l l a p r i m a metà del '400 V e n e z i a e F i r e n 
ze sono u n i t e i n u n c o m u n e p r o g r a m m a pol i t ico , che, 
s u l l a scia del le ambasciate e dei t r a t t a t i , g ius t i f i ca l a 
presenza nel V e n e t o d i m o l t i m a e s t r i f i o r e n t i n i ( F i g . 6), 
tu t t i scacciat i , come ho d i m o s t r a t o n e l m i o studio sul la 
C a p p e l l a dei M a s c o l i , col m u t a r de l la p o l i t i c a nel 1451. 

In quest i decenni d i g r a n d e fervore , forse i n t o r n o al 
1430, g iunge a V e n e z i a G i o r g i o da Sebenico, p r o b a b i l 
mente i n occasione d i q u a l c h e f o r n i t u r a d i p i e t r a d ' 
Is tr ia , p r o v i n i e n t e d a l l a c a v a ove egl i può aver inco
m i n c i a t o ad i m p a r a r e (un d i p i n t o del M a n t e g n a r a p p r e 
senta una cava d i p i e t r a s i m i l e a l l a bottega d i uno s c u l 
tore) i p r i m i r u d i m e n t i del l 'arte . D i l u i (nonostante i l 
g r a n n u m e r o d i d o c u m e n t i spesso però c o n t r a d d i t o r i ) 
sostanzia lmente sappiamo poco; n e l 1441 r i s u l t a habita-
tor Venetiarum, sposato con E l i s a b e t t a da M o n t e , u n a 
venez iana f i g l i a di u n f a l e g n a m e . 1 

A n n e M a r k h a m S c h u l z ha a n n u n c i a t o i n questo C o n 
vegno che per due v o l t e i l n o m e d i »Ser Z o r z i d i M a t -
h i o taiapiera« r i s u l t a i scr i t to n e l l a »mariegola« v e n e z i 
ana d e l l a S c u o l a d i S a n C r i s t o f o r o ; g l i a l t r i d o c u m e n t i , 
come si sa, sono stat i p u b b l i c a t i d a l Fosco, F r e y , G i a -
n u i z z i , Kolendić , ecc. Se G i o r g i o , come si crede, f u 
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accolto nel la bottega dei B o n , p r o b a b i l m e n t e v i avrà 
trascorso u n per iodo di sei-otto a n n i come egli stesso 
i n seguito esigerà d a i suoi discepol i , p r i m a d i d i c h i 
a r a r l i maestr i . C e r t o l ' A r t e del »taiapiera« r i c h i e d e v a 
u n lungo t i r o c i n i o , specialmente se, o l tre che scu l tor i , si 
vo leva d iventare — come ora si d irebbe — archi te t t i . 

D i s t i n g u e r e la m a n o d i G i o r g i o e dei v a r i co l labora
tor i dei B o n è opera d i f f i c i l e — e l ' a b b i a m o v is to anche 
a l la Cà d'oro — ; m a forse più del le singole personalità, 
interesserebbe cogliere a l l ' o r i g i n e i m o v e n t i estetici del 
s ingolare momento che interessa: u n m o m e n t o del l 'arte 
gotica internaz ionale che n o n è d i or ig ine n o r d i c a , m a 
piuttosto m e d i t e r r a n e a e or ientale . L a bottega dei B o n , 
del resto, era l a p iù adatta per G i o r g i o , che p r o v e n i v a 
da u n a terra ove l ' a r c h i t e t t u r a e l a s c u l t u r a l ignea — 
i cor i l i g n e i , g l i a l t a r i l a v o r a t i s s i m i (r icordat i d a l K a r a 
m a n , c i ta t i d a l B i m a e da a l t r i ) , che si i n c o n t r a n o i n 
molte chiese d e l l a D a l m a z i a lo d imostrano — aveva 
cont inuato a creare c a p o l a v o r i d i i n t a r s i e d i decora
z i o n i : la P o r t a de l la C a r t a , i n f a t t i , può s e m b r a r e la p ie
t r i f i caz ione e l a s u b l i m a z i o n e d i u n apparato da festa, 
s i m i l e ai c i b o r i , ai p o l i t t i c i p o l i c r o m i e d o r a t i , al le t o m 
be, a i p o r t a l i che si vedevano — e che ancora si vedo
no — nel le chiese delle due sponde d e l l ' A d r i a t i c o . 

E n o n escluderei che lo stesso G i o r g i o — a l c u n i p a r t i 
co lar i tecnici e l a sua preferenza per s o l u z i o n i che sem
brerebbero t ip iche d i c h i è ab i tuato a l a v o r a r e i l legno 
e con grande d i s i n v o l t u r a transferisce lo stesso metodo 
i n l a v o r i i n p ie tra , lo d imostrano — si sia t a l v o l t a de
dicato a scul ture s u legno, del le q u a l i a tut t 'oggi n o n è stato t rovato a l c u n esempio documentato. 

L a c r i t i c a d a l V e n t u r i i n p o i (sono p a r t i c o l a r m e n t e 
da r i c o r d a r e g l i s t u d i d e l l a B a s s i , d e l l a C h i a p p i n i , del 
D ' E l i a , del F isković , del M a r c h i n i , d e l M a r i a c h e r , de l 
P a o l e t t i , del P r e l o g , ecc) h a r iconosc iuto l a m a n o d i 
G i o r g i o da Sebenico i n qualche p a r t i c o l a r e del la P o r t a 
del la C a r t a e nel le adiacent i p a r t i de l P a l a z z o D u c a l e , 
che erano i n costruzione ne l lo stesso momento . N o n 
si può negare l ' e v i d e n z a d i quest i r a p p o r t i d i st i le, m a 
si deve tener presente che a l l o r a i n u n a bottega t u t t i i 
discepol i tendevano a i d e n t i f i c a r s i con lo st i le de l m a e 
stro, e soprattutto che, con l ' o r g a n i z z a z i o n e c o r p o r a t i v a 
del tempo, i l t i t o l a r e responsabi le d i u n l a v o r o n o n p o 
teva concepire l ' i n t e r v e n t o creat ivo a u t o n o m o d i u n suo 
d ipendente : e i h Poliphilo, che r iconosce ad uno solo 
i l m e r i t o e vede nei c o l l a b o r a t o r i dei s e m p l i c i »iloti«, 
come a b b i a m o visto s t u d i a n d o l a » S c a l a senza Giganti« 
i n onore d i E r w i n P a n o f s k y , of fre al r i g u a r d o delle p r e 
cisazioni i l l u m i n a n t i . 

M a n o a m a n o da p a r t e d i a l c u n i s tudios i i n questi 
u l t i m i a n n i s i è g i u n t i ad u n a f o r m a d i »pangiorgismo«, 
a t t r ibuendo a l maestro d i Sebenico e a l l a sua scuola 
— si sa che h a avuto più d i c i n q u a n t a discepol i — ope
re piuttosto generiche, specia lmente d i carattere deco
rat ivo , che q u a l u n q u e i scr i t to a l l ' A r t e dei t a i a p i e r a a l l o 
ra era i n grado d i rea l izzare . 

Io credo abbiano rag ione q u e l l i che pensano che 
G i o r g i o da Sebenico a V e n e z i a n o n a b b i a operato i n 
qualità d i »garzone«; sarebbe d ' a l t r a parte i m p r o p r i o 
pensare che eg l i fosse »socio« dei B o n , poiché i n t a l caso 
i l suo nome sarebbe apparso a p a r i t i to lo n e i d o c u m e n 
t i ; credo piuttosto che egl i sia stato ingaggiato n e i c a n -



t ier i veneziani i n qual i tà d i »lavorante«, u n a categoria 
che comprendeva — specialmente i più g i o v a n i — che 
lavoravano a g i o r n a t a a l le d ipendenze del t i tolare. E 
leggendo p r o p r i o i d o c u m e n t i che r i g u a r d a n o G i o r g i o , 
appaiono c h i a r a m e n t e q u a l i e quante erano le respon
sabilità d i u n t i to lare che, n o n solo d o v e v a recarsi nelle 
cave a scegliere le pietre, occuparsi del l 'estrazione e 
delo scarico dei b locchi , f o r n i r e m i s u r e e disegni d i ogni 
elemento da scolpire, m a anche correggere g l i e v e n t u a l i 
e r r o r i commessi dai suoi l a v o r a n t i . Tenendo conto d i 
a l c u n i d i questi d o c u m e n t i si potrebbe, anz i , f o r m u l a r e 
un 'a l t ra ipotesi , e cioè che già a V e n e z i a G i o r g i o si 
fosse dist into quale esperto n e l l a p i e t r a d ' Is tr ia e nei 
metodi d i l a v o r a r l a , e che, oltre a f o r n i r e part i te d i 
p ie tra , a d d i r i t t u r a fosse incar icato d i ingaggiare le mae
stranze e d i seguire i l a v o r i degl i s c a l p e l l i n i i s t r i a n i e 
d a l m a t i , sempre apprezzat i a V e n e z i a quanto e forse 
più dei comaschi e dei bergamaschi . 

R i e s a m i n a n d o attentamente la s i tuazione ci possiamo 
d o m a n d a r e q u a l i fossero i l i m i t i post i a l l a l ibertà deci
s ionale d i G i o r g i o , q u a n d o operava a l le d ipendenze a l 
t r u i come »lavorante«, m a soprattutto chiederc i d i quale 
a u t o n o m i a d isponeva , q u a n d o lasciò V e n e z i a per recarsi 
a d i r i g e r e i l a v o r i de l D u o m o d i Sebenico. D i p e n d e v a 
da l u i — questa sembrerebbe l ' o p i n i o n e d i coloro che 
a t t r ibuiscono a g l i a r t i s t i de l passato la l i b e r t à d i cui 
godono q u e l l i d i oggi — la r i s t r u t t u r a z i o n e u r b a n i s t i c a , 
l ' a m p l i a m e n t o del D u o m o , la sua r i c o s t r u z i o n e ? 

A n c h e i n questo caso è necessario tener conto delle 
p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i p o l i t i c h e e a m b i e n t a l i del luogo 
e del m o m e n t o . Secondo a l c u n i s t o r i c i , i l p r i m o a r c h i 
tetto impegnato n e l l a r i c o s t r u z i o n e del D u o m o di Sebe
nico, n o n sarebbe stato scelto dal le autorità loca l i , ma 
i n v i a t o d i re t tamente da V e n e z i a (una cosa s i m i l e acca
drà anche sotto l a d o m i n a z i o n e austr iaca, che c o n t i n u a v a 
con i metodi di que l la veneziana, al lorché fu i n v i a t o 

2. Venezia, Cà d'oro, particolare della 
facciata, arte gotico-fiorito-veneziano 



da V i e n n a l 'archi tet to incar icato d i r i c o s t r u i r e i l c a m p a 
ni le de l D u o m o ) . D a l l e r icerche del notaio F . A . G a l v a n i 
s e m b r a v a che questo architetto fosse A n t o n i o d i P i e r 
Paolo dal le M a s e g n e ; l 'op in ione più accreditata oggi r i 
conosce invece ad u n a l tro veneziano dal lo stesso nome, 
ad A n t o n i o d i P i e r Paolo Busato , i l m e r i t o d i aver i n i 
ziato la r icostruz ione del D u o m o d i Sebenico. A n t o n i o 
Busato r i s u l t a col laboratore d i M a t t e o R a v e r t i — e n o n 
dei B o n — nel 1425 a l l a Cà d'oro, precisamente nei 
l a v o r i del la scala esterna, del f inestrato del cort i le e 
i n a l c u n i p a r t i c o l a r i d i non g r a n r i l i e v o del porta le 
maggiore. Sotto la sua g u i d a i l a v o r i a Sebenico p r o 
cedettero con m o l t a celerità; quando fu a l lontanato, 
gran parte dei m a r m i del la n a v a t a erano già s tat i p r e 
par at i su suo disegno — come era accaduto con B o n i n o 
da M i l a n o per i p o r t a l i , s tudiat i da l P r e l o g — e al 
protomaestro che lo sostituì n o n restò a l t ro che met ter l i 
i n opera. 

N e l 1441 A n t o n i o d i P i e r P a o l o da V e n e z i a sarà cac
c iato; chi sceglierà a l l o r a i l suo sostituto? L a c o m m i s s i 
one che si recò n e l l a capitale ave va i l compito d i i l l u 
strare la s i tuaz ione; n o n v i è d u b b i o che i rappresen
tant i di Sebenico possano aver proposto i l nome d e l 
loro conci t tadino, che, operando ne l la capitale, e v i d e n 
temente aveva i m p a r a t o come si poteva d i r i g e r e u n a 
grande i m p r e s a quale era l a r i costruz ione del loro D u o 
m o ; m a S lavo Grubišić i n questo Convegno c i ha r i c o r 
dato che durante l 'occupazione veneziana, Sebenico, da 
comune l ibero , passò a f a r parte dell 'unità t e r r i t o r i a l e 
a m m i n i s t r a t i v a de l la p r o v i n c i a D a l m a t a , con l i m i t a t i s s i 
me autonomie negl i a f far i più i m p o r t a n t i . A n c h e nel 
caso de l la n u o v a cattedrale, la decisione spettava senza 
d u b b i o a l governo del la Sereniss ima, che p r o b a b i l m e n t e 
scelse u n art ista che già si era fatto conoscere operando 
n e l l ' a m b i t o d i botteghe u f f i c i a l i a l le d ipendenze del lo 
Stato, a f f i d a n d o g l i forse i l compito — questa è u n a 
nostra ipotesi — d i appianare le difficoltà sorte a l m o 
mento i n c u i , per poter a m p l i a r e l a cattedrale, s i r i c h i e 
deva d i d e m o l i r e i l palazzo dei rappresentant i d i V e n e 
zia e atre costruz ioni v i c i n e f ino a l l o r a i n uso del Conte . 

L a decisione d i r i n n o v a r e e d i i n g r a n d i r e l a cat tedra
le r i s a l i v a a l 7 a p r i l e 1402: sette anno più t a r d i a v r e b 
bero dovuto i n c o m i n c i a r e i l a v o r i . M a V e n e z i a occupò 
la città e, per f o r t i f i c a r n e le m u r a (i l P r e l o g su questo 
punto n o n concorda con l a l e t t u r a dei d o c u m e n t i p r o 
posta d a l Kolendić) , uti l izzò le p i e t r e »che erano d i 
ragione del la chiesa d i S a n Giacomo«. N e l 1409, d u n q u e , 
doveva già essere p r o n t o u n p r i m o proggetto, de l quale , 
però, n o n a b b i a m o a l c u n a prec isa n o t i z i a . D o v r a n n o 
passare ol tre v e n t ' a n n i p r i m a d i que l 9 g iugno 1430 i n 
cui l ' apposi ta commissione, pres ieduta d a l vescovo d i 
Sebenico e d a l Conte che rappresentava V e n e z i a , Moisé 
G r i m a n i , propose d i f a r sorgere l a n u o v a chiesa ove si 
t r o v a v a i l vecchio D u o m o ; per quanto r i g u a r d a lo sti le, 
lo stesso documento prec isa che l ' e d i f i c i o avrebbe do
vuto essere costruirò »per i l l u m m o d u m quo ipsis do
m i n o Episcopo et d o m i n o C o r n i t i , C u r i e et i l l i s N o b i l i -
bus ellectis m e l i u s videbitur« ; si l asc iava , dunque, u n a 
certa l ibertà, dopo aver però i n v i a t o da V e n e z i a u n 
architetto veneziano e col locato i l G r i m a n i ne l la c o m m i s 
sione per i l n u o v o progetto. I l a v o r i ebbero f i n a l m e n t e 
i n i z i o i l 9 a p r i l e 1431, m a qualche mese dopo, p r e c i s a 
mente i l 6 gennaio 1432, u n a apposita commiss ione r i t o r 
nò a V e n e z i a per chiedere d i poter estendere l ' ed i f i c io 
oltre i l i m i t i che i n u n p r i m o m o m e n t o erano s ta t i p r e 
v i s t i : e sarà anche questa v o l t a i l D o g e Francesco F o s -
cari ad a p p r o v a r e e a concedere. 

F a c c i a m o a questo p u n t o due o s s e r v a z i o n i : n o n f u 
dunque d i G i o r g i o da Sebenico l ' idea d i i n g r a n d i r e la 
piazza al lo scopo d i rendere più m o n u m e n t a l e e più 
degna l ' a r c h i t e t t u r a del D u o m o del la città (si vo leva 
gareggiare con i l D u o m o d i Traù , e n o n v i è d u b b i o 
che l a s t r a o r d i n a r i a grandezza del n u o v o edif ic io, r i s 
petto specialmente al le piccole case d i legno del la vec
chia Sebenico, sia u n a del le r a g i o n i d e l l a celebrità d i 
questo ed i f i c io) ; i l secondo p u n t o che interessa, r i g u a r d a 
g l i i n t e r v e n t i d i V e n e z i a per i l D u o m o , d o c u m e n t a t i 
d a tut ta u n a serie d i tes t imonianze , f r a le q u a l i l a D u 
cale d i Francesco F o s c a r i de l 10 a p r i l e 1432, che d i c e : 
»Suplicatum f u i t . . . q u o d de bonis r e b e l l i u m d a r e n t u r 

3. Venezia, Cà d'oro, particolare della 
Vera da pozzo, bottega dei Bon 

4. Venezia, Cà d'oro, particolare della 
facciata, Divinità marina, 
collaboratore di Marino Contarini 



5. Venezia, raccolta privata, fregio 
allegorico di un palazzo veneziano 
(particolare), pittore 
gotico-fiorito-veneziano 

ecclesie cathedra l i . . . « ; o l tre ad a l tre f a c i l i t a z i o n i , si 
vede, dunque, che l a r i c o s t r u z i o n e del D u o m o f u resa 
possibile da l l 'u t i l i zzaz ione d i danaro r icavato d a l l a v e n 
d i t a di proprietà requis i te al le f a m i g l i e n e m i c h e d i V e 
nezia. 

I document i che si r i fer i scono a l p r i m o architetto 
del la cattedrale cont inuano f i n o a l 23 a p r i l e 1441; i n 
q u e i dieci a n n i , come r i s u l t a d a g l i s t e m m i dei V e s c o v i 
e dei C o n t i d i V e n e z i a , col locat i n e l l a chiesa ad i n d i c a r e 
i l a v o r i c o m p i u t i sotto le v a r i e g i u r i s d i z i o n i , egl i ebbe 
come a i u t i a l t r i maestr i v e n e z i a n i : specialmente L o r e n z o 
P i n c i n o e Francesco d i G i a c o m o , che, secondo i l K o l e n -
dić — senza contare B o n i n o da M i l a n o , s tudiato da l 
Pre log , sono d u n q u e tre i v e n e z i a n i che s i contendono 
questo m e r i t o — sarebbe stato i l p r i m o architetto del 
D u o m o . S i può sostenere con certezza — i c o n t r a t t i d e l l ' 
epoca lo d i m o s t r a n o — che A n t o n i o d i P i e r Paolo , 
»Magistro fabr ice S a n c t i J a c o b i de Sebenico«, doveva 
operare i n base ad u n progetto a p ietre pol icrome, 
completo e preciso i n ogni sua p a r t e ; si t r a t t a v a d i 
un edif ic io prat icamente de l l ' ampiezza d i quel lo a t t u 
ale, che però n o n aveva né l a s t r u t t u r a central izzata , 
che sarà proposta da G i o r g i o , né le abs id i d i f o r m a 
semicircolare. M a e s t r o A n t o n i o , però, ev identemente n o n 
si attenne a quanto s tabi l i to i n quel progetto, ed 
i n f a t t i f u condannato p r o p r i o perché »edificia et p a r -
t i m e n t a ipsius ecclesie n o n f u e r u n t debit is modis c o m 
posita et fabricata«. 

N o i possiamo avere u n ' idea del D u o m o a t t r i b u i t o a 
Maestro A n t o n i o , osservando l 'a lzato f ino a l l a base delle 
logge e le navate l a t e r a l i f o r m a t e d a u n a serie d i cap
pelle costruite ad i m i t a z i o n e d e l l a p r i m a a s i n i s t r a 
(unica rea l izzata p r i m a del 1441), u t i l i z z a n d o i m a r m i 
— quasi t u t t i i cap i te l l i , i p e n n a c c h i i n p ie t ra rossa di 

A r b e , p e r f i n o le p a l l e dorate a l l a venez iana previste per 
l a decorazione dei p e n n a c c h i — g ià p r e p a r a t i e f a t t i 
l a v o r a r e da l p r i m o architet to . P iù d i f f i c i l e invece r i c o 
noscere, specia lmente nel le navate, l 'opera e i p a r t i 
c o l a r i da a t t r i b u i r e a G i o r g i o da Sebenico; n o n s a p p i 
amo, i n f a t t i , i n quale m i s u r a l ' a r c h i t e t t u r a attuale abbia 
r ispettato i l precedente progetto. 

L ' interesse d i q u a n t i h a n n o studiato l 'ar te d i G i o r 
gio s i è concentrato sul le p a r t i r i n a s c i m e n t a l i d e l l ' e d i 
f ic io . L ' i s c r i z i o n e del 1443 sul l 'esterno d e l l a chiesa v e r 
so l a piazza che reca i l suo n o m e , è stata l a p r i m a 
o r i g i n e de l la f a m a d i G i o r g i o e l a base per l ' a t t r i b u 
zione a l u i d e l l ' i n t e r o complesso; a t t r i b u z i o n e che solo 
ora v i e n e contestata. I l D y g g v e sostiene, ad esempio, che 
l 'a t tuale ed i f i c io n o n sarebbe opera d i G i o r g i o , m a 
der iverebbe da u n disegno eseguito dopo l a n o m i n a 
d i Nicolò F i o r e n t i n o a protomaestro de l la cattedrale 
(1° l u g l i o 1477). A n c h e A d o l f o V e n t u r i , d e l resto, a t t r i 
buì tutte le novità r i n a s c i m e n t a l i a Nicolò F i o r e n t i n o 
(1924, p. 446), e d e f i n i G i o r g i o D a l m a t i c o »goticheg-
giante«, i n p i e n a c o n t r a d d i z i o n e con q u a n t o aveva a l 
trove sostenuto. 

L a s i tuaz ione del D u o m o d i Sebenico, dunque, è ancora più complessa d i q u e l l a d e l l a chiesa d i S a n 
Z a c c a r i a d i V e n e z i a , ove M a u r o C o d u s s i i n t e r v e n n e a 
completare i n f o r m e r i n a s c i m e n t a l i le s t r u t t u r e d i A n 
tonio G a m b e l l o , ideate i n st i le gotico. 

A Sebenico q u a l i e l e m e n t i spettano v e r a m e n t e a 
G i o r g i o ? L a parte gotica, come a b b i a m o detto, è opera 
d i M a e s t r o A n t o n i o ; l a c o p e r t u r a a l a s t r o n i massicci 
d i p i e t r a d ' Is tr ia , l a elegante c u p o l a e l e bel le f i 
nestre, i l p r e s b i t e r i o , l a famosa facciata , f u r o n o p o r t a 
t i a t e r m i n e f r a i l 1475 (anno d e l l a m o r t e d i G i o r 
gio) e i l 1555 (anno de l la consacrazione de l la cat tedra-



le). U n tempo si sosteneva che i l cont inuatore d i G i o r 
gio, Nicolò F i o r e n t i n o , avesse operato seguendo fedel
mente u n progetto i n gesso, o i n creta, lasciato d a l suo 
maestro; m a o r a si sa che q u e l progetto n o n si r i f e 
r i v a a l 1441 (data proposta da c h i tende ad assegnare 
a G i o r g i o i l posto d i vero antesignano d i f o r m e r i n a 
sc imenta l i , cui i n effett i egli si r ibe l lava) , m a a l 1452, 
ed i n o l t r e non r i g u a r d a v a i l D u o m o , m a semplicemente 
la costruzione del la Sagrest ia . V i e n e così a cadere l ' i p o 
tesi, sostenuta d a l J a c k s o n e da a l t r i , che l a cat tedra
le d i Sebenico a b b i a preceduto l 'opera d i L e o n B a t t i s t a 
A l b e r t i a R i m i n i , o l t re a l g r a n n u m e r o d i ed i f i c i con 
facciata a coronamento m i s t i l i n e o , f requent i sul le due 
sponde d e l l ' A d r i a t i c o . 

Indiscusso m e r i t o d i G i o r g i o è quel lo d i aver tras
formato l a semplice p i a n t a t r a d i z i o n a l e de l la chiesa 
i n una p i a n t a con transetto e c u p o l a ; d i aver spostato 
l ' interesse d a l l a facciata p r i n c i p a l e a q u e l l a laterale 
che q u a r d a l a p i a z z a ; d i aver ideato le b e l l i abs idi — è d i esse che orgogl iosamente si p a r l a ne l l ' i scr i z ione 
del 1443—; d i aver creato le sue opere più interessant i 
come architetto n e l Bat t is tero e n e l l a Sagrest ia — u n a 
s t r u t t u r a a l la venez iana i n m a t t o n i , r i v e s t i t a da »cru-
stae« m a r m o r e e »prefabbricate« ; d i aver »dissacrato« 
la cattedrale, spostando l ' interesse d a l l a facciata p r i n 
cipale a que l la laterale, per comodo dei c i t t a d i n i , de
corando le abs id i , n o n con i m o s t r i e le a l legorie del la 
t radiz ione r o m a n i c a , m a con r i t r a t t i r i c c h i resi con vis 
popolare, d i gente del tempo o d i forest ier i , come nel le 
decorazioni d i u n palazzo o d i u n a fontana p u b b l i c a ; 
d i aver forzato l a m a t e r i a e inventato tut ta u n a serie 
di so luz ioni spir i tose e i m p r e v e d i b i l i , con u n a libertà 
di pensiero ed u n a maestr ia tecnica che g iustamente 
costituiscono l a base de l la sua poetica e del la sua 
celebrità. 

G r a n d e f o r t u n a d i G i o r g i o è stata q u e l l a d i aver 
trovato i n Nicolò F i o r e n t i n o i l discepolo e i l c o n t i n u 
atore ideale del la sua s b r i g l i a t a f a n t a s i a : seguace di 
Donate l lo a P a d o v a e s t r a o r d i n a r i o ingegnere, anche 
Nicolò era dotato d i u n gusto p e r l a decorazione che 
g l i permetteva d i t ra t tare l a p i e t r a come fosse docile 
legno. 

A m i o avviso g l i s tudi su G i o r g i o da Sebenico i n s i 
stono troppo sulle opere ispirate a l l 'ar te r i n a s c i m e n t a l e ; 
credo inol tre , a l c o n t r a r i o del W o l t e r s , che i l suo ge
nio n o n si r i v e l i n e l l ' a r c h i t e t t u r a — si pensi a l l ' »hor-
ror vacui« d i q u e l l a »frotta incantata« che è i l B a t t i 
stero del D u o m o , armonioso, e m i s u r a t i s s i m o , i n v e n 
tato e sofferto i n ogni sua p a r t e : n e i r i c a m i , n e l l ' i n t e r 
pretazione del la luce, nel le r icerche geometrico-strut-
t u r a l i r ive late i n questo convegno dal lo Stošić; opera 
d i intars iatore , d i orafo, o d i u n m o b i l i e r e , piuttosto 
che di u n architetto. 

Esagerato m i s e m b r a i n o l t r e i l m e r i t o che anche se
condo i l P u p p i G i o r g i o avrebbe acquisito n e l l ' u r b a n i 
stica, campo i n c u i forse n o n ebbe m a i l a l ibertà d i 
mani festars i , né a Sebenico, né a P a g . E ' piuttosto n e l l a 
scu l tura che dobbiamo v a l u t a r e i m e r i t i e l 'originalità 
di G i o r g i o — i document i che lo r i g u a r d a n o per la m a g 
gior parte p a r l a n o d i a d o r n a m e n t i e d i proget t i d i fac
ciate, come s i c o n v e n i v a ad u n ar t i s ta special izzato n e l ' 
arte decorat iva dei t a i a p i e r a — , nel suo i s t into d i p l a 
sticatore i n p ie tra , forse i n bronzo, forse i n legno, 
erede delle f iorent iss ime scuole d ' i n t a g l i a t o r i goticheg-
g iant i e d i i n t a r s i a t o r i r i n a s c i m e n t a l i i s t r i a n i e d a l 
mat i , c o n t i n u a t o r i d i f o r m e tardo-ant iche e forse o r i e n 

t a l i — n o n v a d i m e n t i c a t o che d a l l ' I s t r i a e d a l l a D a l 
m a z i a a l tempo dello S q u a r c i o n e g i u n g e r a n n o a P a d o v a 
e a V e n e z i a i m o n a c i O l i v e t a n i c u i si deve la r i f i o r i 
t u r a de l la t a r s i a r i n a s c i m e n t a l e — , e più ancora erede, 
con i l pathos e l a tensione delle sue opere più s i g n i 
f icat ive , del genio d r a m m a t i c o d i uno dei più g r a n d i 
s c u l t o r i del M e d i o e v o europeo: R a d o v a n . D i f ronte a 
questo sostanziale legame con l a c u l t u r a e le forze più 
v i t a l i del la sua D a l m a z i a — completamente d i v e r s a 
r ispetto a G i o r g i o è l a posiz ione d i Francesco L a u r a n a 
— , passano i n seconda l i n e a g l i »aggiornament i c u l t u 
rali« e le a c q u i s i z i o n i colte, come q u a n d o a Sebenico 
G i o r g i o d e r i v a i p u t t i de l F o n t e battes imale da q u e l l i 
de l l ' acquasant iera d i S a n M a r c o ( F i g . 8), o a Spalato 
i m i t a D o n a t e l l o o s i i s p i r a a i V i v a r i n i e a G i a m b o n o 
(con le sue m a t r i c i boeme che tanto inf lusso hanno eser
citato anche nel le p i t t u r e d i B l a s i u s d a T r a ù e di L o -
v r o Dobričević , s tudiate da l F isković e da l Đurić), 
oppure d i v o l t a i n vo l ta segue i m o d e l l i d i Jacopo 
d e l l a Q u e r c i a , d i M i c h e l o z z o , d i A n d r e a del Castagno, 
d i P i e t r o L a m b e r t i (F ig . 6, 7), a d i m a e s t r i b o r g o g n o n i 
— i l padre d i M i c h e l o z z o era borgognone — che eser
c i tarono su G i o r g i o u n inf lusso s u p e r i o r e a quanto 
f i n o r a si è sostenuto (le statue i n legno che si t r o v a n o 
a S a n Z a c c a r i a d i V e n e z i a ( F i g . 10), con l a loro s t r u t 
t u r a a n a t o m i c a piuttosto n o r d i c a che i t a l i a n a , così 
v i c i n a a certe f igure d i G i o r g i o a S p l i t , sono p r o b a 
b i l m e n t e da assegnare ad u n ar t i s ta borgognone). 

H a ragione i l D ' E l i a d i p a r l a r e d i neo-romanico , 
per lo sp i r i to d i s intesi , l ' asprezza v i o l e n t a e i l p l a s t i -
c ismo quasi m e t a l l i c o del le opere che io r i tengo le sue 
m i g l i o r i ; m a v o r r e i i n o l t r e p r o p o r r e d i r iconoscere a 
G i o r g i o u n a genial ità che s e m b r a avere r iscontro i n 
cer t i scu l tor i di un 'ar te d a q u a l c u n o c h i a m a t a t a r d o -
-gotico-barocca, che, per v i e p r o v i n c i a l i sotterranee — 
certa eccitazione di ascendenza b i z a n t i n a p o r t a G i o r 
gio a r i s u l t a t i che n o n i g n o r a n o né i l R i n a s c i m e n t o , né 
i l M a n i e r i s m o e fanno pensare al G r e c o — lo condus
se a r i t r o v a r e sé stesso, le sue r a d i c i n e o - r o m a n i c h e 
e gotiche ins ieme nel Cavaliere s frenato del la L o g g i a 
dei M e r c a n t i , e più ancora n e l capolavoro i m p a r e g 
g iabi le — quas i s u b l i m e a u t o m a t a — , ove u n p r o v i n 
c ia le d i genio come l u i , con forza che q u a l c u n o ha 
ch iamato »dinarica«, superando Class ic i smo e R i n a s c i 
mento e preferendo al d e c o r a t i v i s m o dei venez iani 
l ' aspra ed eccitata v i s ione dei m a e s t r i tedeschi ope
rosi anche i n terra d a l m a t a ha toccato uno dei v e r t i c i 
più a l t i del secolo con i l Sant'Agostino d i A n c o n a . 

D i questa o r i g i n a l i s s i m a s c u l t u r a , più f a c i l m e n t e p e n 
sabi le i n bronzo che i n p i e t r a , ho cercato qualche c o n 
fronto nel le i n v e n z i o n i per soffitto dei V i v a r i n i e de l 
P i z z o l o , i n »Teatri« che s i aprono i n alto, ne l la parte 
m e d i a n a dei p o l i t t i c i dei dal le M a s e g n e e dei V i v a r i 
n i (F ig . 11), i n certe compl icate scu l ture tardo gotiche 
d e l l ' E u r o p a centrale. D i questa p a r t i c o l a r e genial ità, 
che v o r r e i c h i a m a r e tardo-got ico-barocca e r i n a s c i m e n 
tale insieme, e che s tranamente accoglie e lement i m a 
n i e r i s t i c i e p e r f i n o (oggi s i direbbe) » s u r r e a l i « , m i p a r 
d i t r o v a r e degl i accenni già a Sebenico, nel lo s fondo 
prospett ico de l la C a t t e d r a del Vescevo n e l P r e s b i t e r i o 
del D u o m o (che fa pensare a l l a p i e t r i f i c a z i o n e s u r 
rea l is t ica di u n ba ldacchino d i stoffe e nastr i , e p e r f i 
no a un ' idea d i P i e r o de l la Francesca) , nei r i c c h i s s i m i 
capi te l l i accanto a l l ' a i t a r m a g g i o r e (real izzat i con u n a 
l ibertà sfrenata che, s i può concepire soltanto c o n i l 
legno, i l bronzo o da u n art is ta che ha un 'es trema 
conf idenza con l a pietra), nel le colonne i n »negativo«, 



e nel le b izzarre s o l u z i o n i del la scala de l la Sagrest ia , 
i m p r o v v i s a t a come certe fantast iche »trovate« che si 
vedono i n molte b i z z a r r e i n v e n z i o n i d i carattere u t i l i 
tar io nelle più vecchie case d i Sebenico, nel le paret i 
esterne — tutte incastr i e p r o f i l a t u r e come n e i d i p i n t i 
del L i p p i — del la Sagrest ia (con le sue o r i g i n a l i s s i m e 
torcere e i l f into car t ig l io che ev identemente avrebbe 
dovuto recare un ' i scr i z ione da festa), p e r f i n o n e l l a t a r 
ga i n f i n t a pergamena del 1443 sul l 'esterno de l la B a 
si l ica . 

Sempre costante i n G i o r g i o l a r icerca del la »mera-
viglia« e l ' i s t into per i l racconto e per la teatral i tà: 
a l t r i e lementi che lo mettono a mezza v i a f r a gotico 
e barocco. 

E ' lecito togl iere a G i o r g i o i l m e r i t o d i avere i n v e n 
tato — come m o l t i sostengono — quel t i p o d i edi f ic io 
a coronamento m i s t i l i n e o che v e d i a m o n e l l a facc iata 
del D u o m o d i Sebenico e che, come scr ive i l R a m b a l d i , 
ne l la seconda metà del Quattrocento p a r e v a fosse l a 
f o r m a ideale per l ' a r c h i t e t t u r a re l ig iosa? 

E v i d e n t e m e n t e l a f o r m a z i o n e d i G i o r g i o è u n a delle 
più complesse anche perché ogni inf lusso v i e n e f i l t r a t o 
da u n a prepotente e o r i g i n a l e personalità. P e r l a fac
ciata e l a s t r u t t u r a p a r t i c o l a r e del D u o m o d i Sebe
nico è guisto r icordare , come si è fatto, m o l t i — forse 
t r o p p i — elementi c u l t u r a l i d a l m a t i c i e f o r e s t i e r i : le 
s trutture r o m a n e de l la v i c i n a Spalato , i prospet t i del le 
piccole chiese archivo l ta te del la D a l m a z i a s tudiate d a l 
Dyggve, i r i c c h i complessi re l ig ios i b i z a n t i n i d i V e n e 
zia e d i Gračanica, l a t r a d i z i o n e d e i so f f i t t i con vol te 
a carena di nave, l a f o r t u n a degl i a r c h i m i s t i l i n e i de l la 
tradiz ione m u s s u l m a n a s tudiata d a l Weise , le facciate 
gotiche del S u d d e l l a F r a n c i a e g l i a r c h i r a m p a n t i 
che le aff iancano, le oref icer ie e i r e l i q u i a r i a f o r m a 

d i sarcofago, p e r f i n o g l i e leganti d isegni d i Jacopo 
B e l l i n i , le edicole f u n e b r i e ancora p iù le r i c c h i s s i m e 
s t r u t t u r e d e i p o l i t t i c i g o t i c o - f i o r i t i , d a q u e l l i l i g n e i 
e d o r a t i d i P a o l o V e n e z i a n o , a q u e l l i m a r m o r e i de dal le 
Masegne. 

C h e l a m a t r i c e d i queste s t r u t t u r e m i s t i l i n e e s ia a d r i 
at ica e veneta, e che lo stesso A l b e r t i l a possa aver 
i n t u i t a p r o p r i o a V e n e z i a , s e m b r a d imostrato da u n 
m o n u m e n t o che o r a n o n esiste, m a che studiato dal 
R a m b a l d i , c i è documentato da u n d i p i n t o del M o r o n e . 

F r a i l 1396 e i l 1401 — q u a r a n t ' a n n i p r i m a de l la data 
proposta per i l disegno del D u o m o d i Sebenico — J a c o -
bel lo e P i e r P a o l o dal le M a s e g n e eseguirono per l a 
città d i M a n t o v a l a facc ia ta del D u o m o ( F i g . 12) che 
presentava u n » c o r o n a m e n t o mistil ineo«, che, come 
scr ive l a R o m a n i n i , era destinato i n seguito a tanta 
f o r t u n a i n t e r r a veneta. 

Se r i conosc iamo t a n t a i m p o r t a n z a a i dal le Masegne 
per l a d i f fus ione d e l coronamento m i s t i l i n e o ne l le fac
ciate degl i i d e f i c i r e l i g i o s i quattrocenteschi , è possibi le 
avanzare u n ' i p o t e s i , e cioè che già i l progetto presen
tato n e l 1431 per i l D u o m o d i Sebenico potesse avere 
le carat ter is t iche che — p u r n e i suoi a g g i o r n a m e n t i 
r i n a s c i m e n t a l i — ancor oggi v e d i a m o . 

U n a s i m i l e idea, d e l resto, poteva t r o v a r e fac i lmente 
accogl ienza a Sebenico, p r o p r i o perché n e l coronamento 
m i s t i l i n e o d e l n u o v o progetto c o n f l u i v a n o i r i c h i a m i 
e le assonanze del m o n d o classico, b i z a n t i n o e r o m a n i c o 
d i cui a b b i a m o accenato. 

S a r a da vedere q u a l i »aggiornamenti culturali« e q u 
a l i m o d i f i c a z i o n i a v r à subi to i l progetto i n i z i a l e , s ia che 
avesse avuto o r i g i n e n e l l ' a m b i t o dei d a l l e Masegne, 
sia che fosse sostanzia lmente ideato d a l genio precor
r i t o r e d i G i o r g i o d a Sebenico . 

6. Venezia, F rar i , particolare della 
Tomba di Fra'Pacifico, artista 
veneto-toscano 

7. Venezia, S. Giovanni e Paolo, 
particolare del Monumento del Doge 
Tommaso Mocenigo, Pietro di Nicolo 
Lambert i 

8. Venezia, San Marco, particolare 
della base dell 'acquasantiera, 
arte classica 



9. Padova, Museo Civico, 
particolare del politico, 
Sant'Agostino, Michele Giambono 

10. Venezia, San Zaccaria, Capella d i 
S. Tarasio, Scultore borgognone? 

11. Venezia, San Zaccaria, capella 
d i S. Tarasio, Polit ico 
del Corpo d i Cristo, Antonio 
V i va r in i e Giovanni d'Alemegna 

12. Mantova, Palazzo Ducale, Il 
Duomo di Mantova (1396—1401) 
in un dipinto d i Domenico 
Morone, Jacobello e P ier Paolo 
dalle Masegne 



E ' nota, del resto, l a v ivac i tà d e l l a c u l t u r a p r e r i n a s c i 
mentale e u m a n i s t i c a i n t e r r a d a l m a t a , del la quale 
m i sono accorto s tudiando le v i l l e d i R a g u s a e i r a p 
p o r t i d e l l ' A l b e r t i con i l M a n t e g n a . 

Certo che G i o r g i o da Sebenico — g r a n d e i m p r e n 
ditore e autorevole maestro — , aveva t u t t i i r e q u i s i t i 
per polar izzare l 'a t tenzione s u l l a sua personal i tà: con 
i suoi c o n t i n u i v i a g g i i n p a t r i a e f u o r i del la patr i a , 
con l a sua opera m a g i s t r a l e nel cant iere — scuola del la 
sua cattedrale e d o v u n q u e aprisse una n u o v a o f f i c ina , 
con g l i i n n u m e r e v o l i c o l l a b o r a t o r i e d i v u l g a t o r i dei 
suoi m e t o d i o p e r a t i v i e d e l l a sua arte (s igni f icat iva , 
anche per certa componente p i t t o r i c a , i l l u s i o n i s t i c a e 
s tra lunata d i a lcune opere, l a sua parente la con G i o r 
gio Čulinović, »creato« del lo Squarc ione , m a d e l quale 
egli potè essere stato i l p r i m o m a e s t r o ; p u i t a r d i egl i 
farà conoscere a Sebenico i disegni de l P o l l a i o l o , sot
t r a t t i a l maestro padovano), con la sua i m p a r e g g i a b i l e 
e n a t i v a esperienza nel t r a t t a r e e maneggiare l a p i 
etra i n modo tale da destar m e r a v i g l i a ( r icordiamo 
che certe immense lastre m a r m o r e e n e l p a v i m e n t o del la 
B a s i l i c a d i S a n M a r c o a V e n e z i a erano a lora conside
rate f r a le m e r a v i g l i e de l la città), con l 'esperienza 
fatta nelle cave del la costa i s t r i a n a e d a l m a t a che lo 
mise i n contatto con M a t t e o de 'Past i e con a l t r i costrut
tor i del la sua epoca, con i l r i conosc imento che l a città 
d i Ragusa n e l 1464 g l i offrì conferendogl i i l t i to lo d i 
»magistrum ingeniarum« (l 'arte del le f o r t i f i c a z i o n i con
f e r i v a s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a p o l i t i c a ag l i archi tet t i ; 
a G i o r g i o forse si sarà pensato, tenendo conto dei suoi 
r a p p o r t i con M i c h e l o z z o , già incontrato a V e n e z i a i n 
torno al 1433), con le i n n u m e r e v o l i c o m m i s s i o n i da 
parte d i A n c o n a e d i a l tre città d 'o l tremare, soprat tut
to per i l fatto d i essere r i u s c i t o — l u i n o n veneziano 
e d i u m i l i nata l i come A n d r e a M a n t e g n a (conosciuto 
a Sebenico anche per i l r i t r a t t o che egl i aveva fatto 
a l l ' u m a n i s t a I v a n Česmički, come c i h a d imostrato 
T o n k o Maroević), a i più a l t i fast ig i e a l le più a m b i 
ziose c o m m i s i o n i , model lo d i a r t i s t a r i n n o m a t o che ogni 
piccolo ar t ig iano avrebbe v o l u t o i m i t a r e ; G i o r g i o D a l 
matico richiamò s u Sebenico — l a »città de l la C a t 
tedrale«—, sul suo D u o m o contesto d i m a r m i mas
sicci , sui suoi m e t o d i d i l a v o r o che o f f r i v a n o quasi 
un c a m p i o n a r i o d i tutto quel lo che con l a p i e t r a d'Is
t r i a si poteva real izzare s u l l a sua arte, i l più v i v o i n 
teresse; interesse che rappresenta quasi u n banco d i 
p r o v a per comprendere a l tre s i t u a z i o n i s i m i l i , i n b i l i co 
fra gotico f ior i to veneziano — che avrebbe potuto con
d u r r e a favolosi e n o n i m m a g i n a b i l i c a p o l a v o r i — e 
rigorose f o r m e r i n a s c i m e n t a l i , per conoscere e v a l u t a r e 
al tre personalità s i m i l m e n t e i n q u i e t e e i n q u i e t a n t i per 
l a loro cont inua r icerca , contorte e c o n t r a d d i t o r i e — 
si pensi anche al lo S q u a r c i o n e e a i m a e s t r i ferrares i 
— , tutte f i o r i t e i n u n m o m e n t o d i s t r a o r d i n a r i o fer
vore come quel lo che seguì i l completamento d e l P a 
lazzo D u c a l e e l a decorazione d e l l a Cà d'oro. 

SAŽETAK 

VENECIJA U RAZDOBLJU ZDANJA CÀ D'ORO, JURAJ 
DALMATINAC I KRIZE STO SU IH IZAZVALA 
RENESANSNA »KULTURNA AŽURIRANJA« 

Michelangelo Muraro 

Početkom 15. stoljeća još je bila djelatna najautentičnija 
venecijanska tradicija, koja je u službenom graditeljstvu 
započela obnovom Duždeve palače, a u civilnom će gradi
teljstvu svoj vrhunac doseći sa zdanjem Cà d'oro. 

Utjecaj renesansne umjetnosti i prisutnost toskanskih 
umjetnika stvorili su pretpostavke za novo usmjerenje ve
necijanske umjetnosti. 

U to vrijeme Juraj Dalmatinac susreće u Veneciji maj
store »venecijanske gotičko-fiorito« orijentacije, a također i 
toskanske majstore koji će izvršiti znatniji utjecaj na nje
govo obrazovanje. 

Nakon povratka u Dalmaciju dozreli su plodovi njegovih 
organizatorskih i tehničkih iskustava, tako da su mu na
rudžbe upućivali čak i Ancona i drugi gradovi. Više nego 
u graditeljstvu, Juraj je svoj genij mogao izraziti u skulp
turama, gdje ukus za prefinjenu dekoraciju pokadšto silo
vito izbija u dinamičkim ostvarenjima za koja se čini da 
anticipiraju spektakularna rješenja baroknog razdoblja. 

Per i documenti e l a bibliografia relat iv i a Giorgio da Se
benico, si vedono g l i studi più recenti, specialmente quell i 
resi noti in questo convegno, dei quali si e tenuto conto nel 
presente contributo. 


