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I. Il P a rn aso

E ’ da  molto o rm ai che si discute  in to rno  al 
P a rn aso ,  capolavoro  del t a rd o  periodo del M an 
tegna , che o rnava  u n a  v o lta  lo s tud io  m an to v an o  
di Isabella  d ’E ste .  Nella polemica in corso, u n a  
svolta  è s ta ta  segna ta  dal d o cum en to  pub b l ica to  
nel 1965 da Eugenio  B a t t i s t i .1 i  versi di B a t t i s ta  
F iera  um an is ta  m a n to v a n o  h an n o  chiarito  inequ i
vocab ilm ente  uno dei p rob lem i più im p o r ta n t i ,  
r im asti  fino allora insoluti ,  col d im ostra re  che il 
P a rn aso  era u n ’allegoria co r t ig iana  intesa ad esa l
ta re  Isabella  d ’E s te  e il m ar i to  Francesco Gonzaga. 
D a ta  la necessità  di rifarsi in seguito  a certi p a r t i 
colari del co m pon im en to ,  lo si r ip roduce qui per  
esteso.

F orm osam  V enerem  n o ste r t ib i  p in x it  Apelles
E t  ta n tu m  forrnám  p in x it  E lisa  tu am .
P in x e ra t e t dulei posito  m od u lam in e  Mrrsas.
T e g ra tu m  iu n ctis  u n d iq u e  ad ire  choris.
H inc  V enerem  lepido fassus te  carm ine  Y ates
M avortis p roprios d ix it  h ab ere  toros.
C oetera su b ticu it ta b u la e  v e n e ra tu s  honorem
Ia m q u e  lo q u u tu ru m  fo rte  p u ta b a t  op u s?
Sed tarnen  in ca u tu s  F a b r i  non v id e ra i Iras
In  M artern u ltric es  so llic ita re  rnanrts.
A e s tu a t ad flam tn as S te ro p es , B ro n te  E tn a  rem u g it
V incu la  v e rsa b a t d e x tra  p iracm onia .
Sic perrid icu lose  co n su rg u n t Iu rg ia  litis.
Nec qu id  in to ta  b lan d iu s U rb e  sonat.
Ille do le t d ic ta rn  V enerem  te  can d id a  Elisa
Sed fu e ra t V a ti lusu  im ago tu a .
N urn V enus es cas to  M ártii si iu n c ta  cubili es?
N um  V enus es de te  si fa c it h ic V enerem ? Il

Il valore docu m en ta r io  della poesia —  che è 
di valore artis tico  sa rebbe  t ro p p o  parlare  — a u m e n 
ta  ancora  se si consideri che o ltre  alla descrizione 
di una  p i t tu ra ,  la poesia ra p p re sen ta  q u a t t ro  
m om en ti  dell’azione di un t r a t te n im e n to  di corte . 
La m archesa  com m issiona al M antegna  un  d ip in to  
in cui essa appare  com e Venere. L ’esecuzione del 
d ip in to  offre al F ie ra  l’occasione di un a t to  di 
encomio: egli com pone in fa t t i  una  poesia che

viene da lui c i ta ta  come lep idum  ca rm en  —  nella 
quale  osa p a rag o n a re  Isabella  come Venere. Alla 
m archesa  però ta le  accostam ento  n o n  piaceva, 
e qu ind i reagisce resp ingendola  con sdegno. E  allora 
l’u m an is ta  com pone i versi c ita t i  p e r  chiedere 
perdono . Q uando  si voglia indagare  circa la des ti
nazione orig inaria  della p i t tu ra ,  la s tessa  “ scusa” 
del Fiera  per cui la visione V enere-Isabella  «lusu 
fuerat» costituisce già u n a  notizia significativa.

La tesi del P a rn a so  quale a llegoria cortig iana 
t ro v a v a  dei sosten ito ri  già nel passa to .  Vi accennava 
in sostanza  già il T h o d e ,2 ma la p r im a  im pegnarsi 
per  una  docum en taz ione  fu la T ie tze-C onrat. '1 
Quale analogia al p ro g ram m a  del P a rn a so ,  ella 
citò un ep ita lam io  com posto  per le nozze di Anni- 
baie Bentivoglio e Lucrezia d ’E s te .  In  questo 
poem a del Salim beni, nella descrizione della festa 
la coppia  pr incipesca en tra  in scena r i sp e t t iv a 
m en te  nella ves te  della dea della bellezza e del 
dio della guerra . A nche Ilse B lum  scorse nel Par- 
naso  u n ’allegoria di corte.4 P u r  senza riferirsi 
all’opera  del M an tegna ,  P an o fsk y  citò nel suo 
s tud io  sul m o v im en to  neoplatonico  d iverse  com 
posizioni veneziane  che ritraggono gli sposi nella 
form a di M arte e di Venere.5 A ciò si può  aggiungere, 
per ora l im itandosi  ai soli a t t r ib u t i  superficiali, 
che u n ’allegoria di t ipo  simile si r isco n tra  ad 
esempio nell’ope ra  del Bronzino che p resen ta  
l’am m iraglio  A n d rea  Doria nelle vesti di N e t tu n o  
d iv in i tà  m a r i t t im a  (Milano, Brera).

Per il W ind , l’ispirazione di p r im a  m ano  viene 
al P a rn aso  da u n  episodio dell’V I I I .  c a n to  dell’Odis- 
sea (261— 369) in cui a p p u n to  D em odoco  accom 
p ag n a to  dal liu to  n a r r a  la s to ria  di Ares e Afrodite, 
gli a m an ti  presi in trap p o la  da E fa is to ,  il dio 
fabb ro  t r a d i to .6 Nelle Muse egli scorse le analogie 
dei giovani d a n z a n t i  al suono del l iu to  di D em odo
co, m en tre  r i ten ev a  di po te r  m o tiv a re  la presenza 
di Apollo e di E rm e te  col fa t to  che in Omero i 
due furono i difensori degli am an ti .  T u t t a v ia  un 
verso del carm e di F iera  indica n e t t a m e n te  che
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la fon te  di cui questi si se rv iv a  era  Ovidio anziché 
O m ero . In f a t t i  il verso «Nec qu id  in to ta  blan- 
d ius U rbe  sonat» concorda con  q u a n to  Ovidio dice 
della favola  omerica: «Haec fu i t  in  to to  notiss im a 
fab u la  coelo» (Metamorfosi, IV . 189). In  Ovidio 
la  v icenda  si r i t rova  in due  luog h i :  una  vo lta  nelle 
M etam orfosi (IV. 167— 189) e u n ’a l tra  nell’Ars 
A m a to r ia  ( I I .  561— 590). V e d re m o  in seguito come 
il f a t to  dell’utilizzazione di O vid io  non com porti  
a f fa t to  la svalutazione delle n u m ero se  considera
zioni del W ind  t r a t te  dalla su a  tes i  omerica; in fa t t i  
la  «risata omerica», l’e lem en to  umoristico del 
raccon to ,  non  solo non sc o m p a re  in Ovidio, ma, 
specie nell’Ars A m atoria ,  si v a  arricchendo di 
nu o v i  e lem enti ,  e la scoperta  dei m otiv i del d ip in to  
v en a t i  di um orism o è d o v u ta  a l W in d .  Nel suo volum e 
di saggi pubb lica to  nel 1968 lo Hirschfeld te n ta  
di ad d u r re  un  nuovo a rg o m e n to  per  d im ostra re  
che il p ro g ram m a  dell’a llegoria  possa d ire t tam en te  
r icondurs i  ad  Omero.7 E gli  r ic h ia m a  l’a t tenzione 
sul fascio di fili di ferro so tt i l i  che si scorge d ietro  
la f igu ra  di Vulcano e che d o v rà  fornire la m a ter ia  
p e r  la re te  magistrale. Ma, ovv iam en te ,  la re te  
non  m anca  neppure  nella n a r ra z io n e  ovidiana. Non 
sa rà  forse senza interesse, a t a l  p roposito , r ich ia 
m are  il dialogo svoltosi verso  la m e tà  del Q u a t t ro -  
cen to  alla corte ferrarese di Lionello d ’E ste ,  
p u b b l ica to  con com m enti da  B a x a n d a l l .8 Q uando  
il discorso cade sul confron to  t r a  poesia e p i t tu ra ,  
t e m a  f requen te  degli u m a n is t i ,  u n a  delle prove 
ev id en t i  della superiorità  della  poesia sarà costi
t u i t a  p roprio  dalla descriz ione f a t t a  da Ovidio 
di quella re te  f inem ente  l a v o r a ta .  D ati  gli s t r e t t i  
legam i t r a  F e r ra ra  e M a n to v a  è m olto probabile  
che il dialogo di Decembrio sia  g iun to  ad Isabella 
la  quale  av rà  esorta to  il M a n te g n a  alla nobile gara  
con il p o e ta  romano.

Sul P a rn aso  Venere, A pollo , Mercurio e perfino 
V ulcano  p resen ta to  in u n a  p a r t e  ing ra ta  sono t u t t i  
q u a n t i ,  in u n a  forma o in u n ’a l t r a ,  d iv in ità  p ro 
te t t r ic i  dell’a r te :  «Pinxerat e t  d idc i  posito m odula- 
m ine  Musas / Te g ra tu m  iu n c t is  undique adire 
choris»: p ro te t t r ic e  delle M use è Isabella, che in 
ta l  modo com pare  nel d ip in to  n o n  solo come dea 
dell’am ore , m a anche come m e c e n a te  che accoglie 
in  casa le Muse e crea un  regno  favoloso  per gli a r t is t i  
e s tudiosi.  U n  certo F rancesco  Roello da Rim ini, 
nobile in cerca di protezione, lu s in g h e rà  la m archesa 
con la stessa similitudine che  ha t ro v a to  già 
espressione a rtis t ica  nel P a r n a s o .9 Egli si sen tirà  
incoragg ia to  a chiedere a iu to ,  s a p en d o  che Isabella 
«è doctiss im a, che è s t a t a  al m o n te  de Pa rnaso

e t  a la fonte  pegasea» e che è « tu t ta  d ed i ta  a le 
Muse». E ’ un  a l tro  discorso invece q u a n to  risulti 
p i a t t a  ques ta  fo rm u la  di com plim en to  r ievoca ta  
in  relazione ad  u n  capolavoro . P u r  t u t t a v i a ,  a n 
che luoghi com uni come questo  possano  avere 
loro im p o r tan za  q u a n d o  si t r a t t a  dell’in te rp re ta 
zione di un ’allegoria.

Isabella  con q u is ta  la corona d ’alloro nella  sua 
q u a l i tà  di m ecena te  anche nel P a rn a so  m an to v an o  
d o v u to  al pennello  di Lorenzo Costa. Q ues ta  volta  
s iam o già p iù  lo n tan o  dalle form e p re t ta m e n te  
mitologiche. Il q u a d ro  di Costa è un idillio che 
accoglie insieme figure  mitiche e personaggi con tem 
porane i  idealizzati. E ’ev idente  il r ich iam o anche 
al partico lare  genere poetico delle bucoliche. Le 
due  ligure  femminili  sedute , che inco ronano  Cuna 
u n  bue  e l’a l t ra  u n  agnello, sono personagg i della 
poesia bucolica. Le loro figure che r ievocano  visioni 
a rcad iche  della se rena  e tà  au rea ,  com e p u re  la 
dolce calma dell’in te ro  bosche tto  fo rm ano  un  n e tto  
c o n tra s to  con la b a t ta g l ia  eques tre  che ferve 
nello sfondo. Perciò  non  ci sem bra  p robab ile  che 
la scena d ’am ore  in secondo piano  a d es tra  e la 
b a t ta g l ia  eques tre  a sin istra  co rr ispondano  alle 
due  figure —  forse di Apollo e di D ian a  —  vigilanti  
in  p rim o piano (W in d ) ,10 nè che la n av e  ed i 
c o m b a t te n t i  siano da  identificarsi con i soggetti 
della poesia (K ris te l le r ) .11 Molto sp ir i tosa  e a rd ita  
l ’ipotesi del Varese p e r  cui la scena di b a t ta g l ia  
«è nu ll’a ltro  che u n  asp e t to  del gioco amoroso».12 
Q uesta  in te rp re taz ione  si a d a t te re b b e  m olto  meglio 
a l l’ordine d ’idee che collega i cinque d ip in t i  dello 
stud io . P u r  t u t t a v i a  neppure  q u es ta  soluzione ci 
sem bra  def in i t iva ;  d ’a l t ra  p a r te ,  va lga  solo come 
ipotesi ques ta  n o s t ra  idea: se cioè non  sarebbe  il 
caso di m e tte re  in relazione qu es ta  scena con le 
espulsioni dei vizi r i t t r a t t e  nel bosch e t to  del dio 
Como e nell’allegoria di M inerva del M antegna?  
Se così fosse, allora, in conform ità  del ca ra t te re  
di t u t t o  il d ip in to ,  il ruolo delle d iv in i tà  antiche 
e delle personificazioni sarebbe assun to  da persone 
reali del m ondo esistente . Siccome i cavalieri 
aggroviglia ti  nello scontro  vengono aggred iti  dalle 
schiere o rd inate  di u n  terzo  nemico, il g ruppo  dei 
c o m b a t te n t i  p o t re b b e  simboleggiare il peccato  
della Discordia a liena dalla pace del bosche tto ,  
m e n tre  il g ruppo  che avanza  minaccioso p o trebbe  
essere ch iam ato  a scacciare ta le  Discordia.

L ’elogio del c an to ,  della m usica, de ll’a r te  e 
qu ind i  del m ecena tism o  è il soggetto  p u re  del 
d ip in to  che il M an teg n a  non arr ivò  che a ideare, 
m e n tre  il co m pim en to  ne sarebbe to cca to  al Costa.
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Com o, p re se n ta to  da  F ilo s tra to  (Im ag ines, I. 2) 
com e dio p ro te tto re  delle orge n o ttu rn e , è con figu 
ra to  b lan d a m e n te  com e ra p p re se n ta n te  della »ho
n e s ta  vo luptas« . A rte  e v ir tù  vengono id en tific a te , 
il che si rive la  non solo d a ll’elim inazione dei Vizi, 
m a anche  ne ll’in te rp re taz io n e  u m an istica  di A rione 
che av an za  dallo  sfondo cava lcando  u n  delfino , 
in te rp re ta z io n e  desum ibile da  una m edag lia  d a ta ta  
1457. La raffigu razione  di A rione vi è acco m p ag n a
ta  da l seq u en te  te s to : V ir tu ti om nia p a re n t .13 
D ip ingendo  sul so ffitto  della C am era degli Sposi 
la leggenda di Orfeo e di A rione, il M antegna av rà  
av u to  com e m oven te  la stessa id en tificaz ione  tr a  
v ir tù  e a r te . Nella C am era degli Sposi si può  
vedere  anche  l’episodio di P e rian d ro  che punisce 
i p ira ti  p er av er a t te n ta to  essi alla  v ita  di A rione: 
parag o n e  m itologico del m ecenatism o p rin c ip esco .14

E ’ da  vedere  se si possano  risc o n tra re , e a che 
p u n to  e in  quale m isu ra , c a ra tte r i  ero tic i e um o ri

stici nel P a rn aso . A nche a ta le  quesito , le risposte  
degli stud iosi che si sono occupati dell’arg o m en to  
sono varie . In te rp e llia m o  p rim a di tu t to  il F ie ra :

Itin e  V enerem  lep ido  fassus te  c an n in e  V ates 
M avortis  p ro p rio s d ix it habere  toros.
C oetera su b tic u it  ta b u la e  v en era tu s  honorem  
Iam q u e  lo q u u tu ru m  fo rte  p u ta b a t  o p u s?

Leggendo q uesto  b ran o  si ha  la certezza  d e fin itiv a  
che l’au to re  del p ro g ram m a —  e così anche il 
M antegna —  in te n d e v a  esprim ere u n  c o n ten u to  
erotico . 11 d ip in to  ra c c o n ta  qualcosa che conviene 
tacere  — dice sch erzan d o  il F iera . N ella le t te ra tu ra  
scien tifica  la T ie tze  C onrat era so sten itrice  del 
« tabulae honos», il W ind  invece del « lo q u u tu ru m  
opus». C onoscendo la poesia acq u is ta  un  p a r tic o 
lare in teresse la po lem ica dei due su ll’A rt B u lle tin . 
La T ietze C o n ra t, fe rm a nella sua teo ria  d e ll’alle
goria co rtig ian a , m e tte  in dubbio  che l’esa ltaz ione
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Fig. 2. L o renzo  C osta : Isabella  in co ro n a ta  d a l genio della P oesia . P a rig i, L ouvre

del p r incipe  e della consorte ,  a rgom en to  solenne 
e sublim e, possa essere a c c o m p a g n a ta  da m otiv i  
um oris t ic i  od erotici.15 Già in  u n o  s tudio del 1917 
ella su p e rà  la difficoltà che p o te v a  sorgere da ll’in 
te rp re ta z io n e  di Marte e V en ere  quali am a n t i ,  sia 
ne ll’ep ita lam io  del Salimbeni che nel P arnaso , con 
la seguen te  argom entazione: «Venus ist Lucrezia 
(d ’E ste ) ,  M ars ist Annibaie  (Bentivoglio) , die G ö t
t in  der  Liebe und der G o t t  des Krieges sind das 
vorb ild liche  P aa r ,  an deren I l leg i t im itä t  die Zeit 
ke inen  A n s to ß  n im m t. I n  ih ren  wesentlichen 
E ig en sch a f ten  sieht und  v e r k n ü p f t  sie der D ich te r  
u n d  sein Pub likum , u n d  d e n k t  n ich t  an  die böse 
V o rb e d e u tu n g ,  die dieser k lassische B u n d  des 
E h e b ru c h s  dem oben geschlossenen im H ause  
B en tivog lio -d ’Este b r ingen  k ö n n te .» 16 11 W ind  
invece co n tes ta  la teo r ia  de l l ’allegoria di corte  
m e t te n d o  in rilievo la d iffe renza  t r a  i fo n d am en ti  
mitici del Parnaso  e dei vers i  del Salimbeni. 
Asserisce che mentre ne l l ’ep i ta lam io  sopravv ive  
la v a r ia n te  mitica d esun ta  d a  Esiodo in cui M arte  
f ig u rav a  come sposo leg i t t im o  di Venere, nel P a r 
naso , sulla scorta di O m ero , M arte  e Venere sono 
d a t i  inequivocabilm ente  co m e  am an ti ,  e questo  
f a t to  non  m u ta  neppure  q u a n d o  la filosofia u m a 
n is tica  (Leone Ebreo), co n s ide rando  ta le  legame 
come u n a  m etafora  delle forze  della n a tu ra ,  lo

nob ili ta  a t t r ib u en d o g li  un senso allegorico. E ’ in v e 
ce da escludersi —  sem pre  secondo W ind  —  che 
i principi v engano  p re se n ta t i  nel ruolo lascivo di 
a m a n t i .17 R isu l ta to  principale  della conoscenza 
della poesia del F ie ra  è la soluzione def in i t iva  
dell’a l te rn a t iv a  allegorica di corte — mitologia ero 
t ica  nella fo rm u la  «allegoria erotica di corte». 
Isabella  po tev a  p e rm e t te rs i  di non apparire ,  come 
dea, sotto  u n a  m asch e ra  delle più maestose. Da 
tu t t o  ciò si può concludere  che il nesso tem a tico  
t r a  il P a rn aso  e la  F e s ta  degli dei del Bellini 
(W ash ing ton , N a t io n a l  Gallery of Art) è ancora  
p iù  s t re t to  di q u a n to  lo abb ia  orig inar iam ente  
r i ten u to  il W ind . Grazie alle ricerche del W ind  
condo tte  su larga scala , si r isu lta  che il d ip in to  
belliniano dello s tud io  di Alfonso d ’E s te  venne 
eseguito per le nozze del fu tu ro  duca ferrarese  e di 
Lucrezia Borgia e che le sembianze di p iù  d ’uno  
dei personaggi mitologici possono iden tificarsi con 
i r i t ra t t i  di personagg i storici t r a  cui quelli della 
coppia pr inc ipesca .18 A nche se a Lucrezia Borgia 
e ad Alfonso d ’E s te ,  ra ff igura ti  come Gaia e 
N e t tu n o ,  è to c c a ta  un  ruolo p iù  cas t iga to  che 
non  ad Isabella  e al m ar i to  nel Parnaso , il c a ra t te re  
di t u t t a  la scena è ancora  p iù  profano e meno 
sublime di quello dell’opera  del M antegna , e l ’epi
sodio di P r ia p o  e Lotis  che si svolge nel consesso
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Fig. 3. A ndrea  M an tegna  — L orenzo C osta: Il b o schetto  del dio Como. Parig i, L o u v re

degli dei non è per nu lla  p iù  verecondo della s to ria  
om erica (Fas t i  I. 391— 440, in a l t ra  v a r ian te ,  
episodio di P r iapo  e V esta , V I.  319— 348.)

La T ie tze-C onrat ha inoltre  resp in to  del t u t t o  
l’osservazione del W ind  che r i levava il gesto ero- 
tico-giocoso delle m ani delle due Muse collocate 
sull’es trem o la to  des tro ,  e la reazione delle a ltre  
due Muse nell’a t to  di girare la t e s ta .19 E p p u re ,  
d ’accordo con lo H irschfeld , ci pare  che la tesi 
del W in d  non rich ieda  a l t r a  p rova  oltre ad  u n a  
semplice osservazione.20 Sarà  tu t t a v ia  o p p o r tu n o  
in teg ra re  il r ichiam o del W ind  ad un  passo  di 
Apuleio e ad uno del R abelais  con due a ltri  esem pi.21 
Essi non  corrispondono e sa t ta m e n te  alla coreo
grafia  v is ta  nel P a rn aso ,  m a contengono com unque  
u n  accenno alla mimica am orosa . Uno è un suggeri
m ento  ovidiano circa la possibilità  di com unicare  
all’a m a n te  un  pensiero tenero  in presenza del 
m ar i to  (Amores I. 4., 19— 22):

«Verba superciliis sine voce lo q u en tia  dicam :
V erba  leges d ig itis, v e rb a  n o ta ta  m ero.
Cum  tib i su ccu rre t V eneris lasciv ia  nostrae  
P u rp u re a s  tenero  pollice tan g e  genas . . .

L ’a l t r a  citazione è di Lorenzo de’Medici; a ta le  
p ropos ito ,  se si pensa  alla danza  delle Muse, non  
è da t r a sc u ra re  il f a t to  che si t r a t t a  dei versi di 
una  Canzone da  ballo  (X X V II I ) .

«E m i m esse u n  p ie in  sul m io, 
sì che im polverò  la c o tta ; 
poi m i disse av er disio

di p a r la r  meco a c e r t’o t ta ,  
soli al buio e non in  f r o t ta ;  
io d a  p rim a  non lo in tesi, 
poi p e ’suoi cenni com presi, 
e rim b ecca i la balla ta .»

A bran i  del genere corrisponde nel tono la 
t r o v a ta  scherzosa segnala ta  dal V arese  nel dipinto 
di Lorenzo C osta: «le tre  Grazie, n o n  dobbiam o 
d im enticare  il significato  di cui v en iv a  caricata 
ques ta  rapp resen taz ione ,  sono m o lto  semplice- 
m ente  un a m a n te  con le due am iche.»22 Nella 
belliniana «Festa degli dei» poi, il gesto  di N e ttuno  
=  Alfonso d ’E s te  è già qualcosa di più di una 
allusione o u n ’azione m im ata :  è p ro p r io  un  a tto  
evidente, senza veli.

La tesi del F o e rs te r  secondo cui Apollo, Mer
curio e le Muse, quali  difensori de lla  morale, si 
scosterebbero in segno di d isapp rovaz ione  dal 
g ruppo  di M arte  e Venere sim boleggian te  l’amore 
peccaminoso, non  po tè  sostenersi a lungo .23 Ma la 
T ietze-Conrat non  desis te tte  da que lla  sua con
vinzione che il c a ra t te re  sacro delle Muse avesse 
escluso, fin dal principio, dal d ip in to  ogni riferi
m ento  a m otiv i frivoli od erotici nei loro  r iguard i.24 
Che invece le Muse non  avessero sem p re  conser
v a to  nell’a n t ic h i tà  t u t t a  la loro d ig n i tà  è s ta to  
incon fu tab ilm en te  d im o stra to  dal W in d  con richi
ami ad Ovidio, al Simposio di P la to n e  e ad Auso
nio.25 Chi scrive in tende  p iu t to s to  rilevare che 
per q u an to  le Muse fossero g enera lm en te  conside
ra te  sacre e pure ,  ciò non solo non  esc ludeva, ma 
po teva  anzi essere u n a  sp in ta  a d a r  loro  un  carat-
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t e r e  ero tico . 11 Medici, p ro p r io  a l l’inizio del suo 
p o em a  d ra m m a tic o  che t r a t t a  la s to r ia  raff igura ta  
nel P a rn a s o  (Amori di V en ere  e Marte) chiama 
le M use a celebrare l’am ore: «Le sacre Muse dal 
licor c a s ta l io /d i  dolci carmi p ien e  inv iterete»  (10 — 
11).26 E  qu ind i le Muse, anche se so n o  sacre, possono 
essere al corrente  del seg re to  a p p u n ta m e n to  di 
V enere .  E  chi è che per o rd in e  di Venere dovrà  
ch ia m a re  le Muse? Sono le n in fe ,  compagne di 
I) iana  e avverse  all’am ore. E sse  compaiono nei 
p r im i due  versi: «Su, n in fe ,  o rn a te  il glorioso 
m o n te  / di can ti  e balli e r e s o n a n t i  lire». Q uest’in t ro 
duz ione  stessa , a ccom pagnata  d a  can to , danza e 
l iu to  è un  parallelo degno di considerazione del 
n o s t ro  d ip in to .  Ma ora si t r a t t a  p iu t to s to  di m o ti
v a re  la presenza delle p u d ic h e  n in fe  e delle Muse 
nella  scena  d ’amore. Perchè m a i  nel poem a mediceo 
Apollo-Sole chiama p rim a di c h iu n q u e  altro p ro 
p rio  le ninfe  a osservare lo sp e t ta c o lo  edificante 
degli a m a n t i  presi nel lacc io?  A l [»asso di Omero 
dove si legge che «Le dee p u d ic h e  rimasero nella 
loro casa» (V i l i .  324) v e n g o n o  ora  a sostituirsi 
qu es t i  versi  del poema m ed iceo :  (76— 78)

«C orrete, o ninfe, a v ed er sol q u e s t’una  
a d u lte ra ta  Venere im p u d ica  
e ’1 tr a d i to r  di M arte: o s te lle  ! o lu n a  !»

E ’ lo stesso Medici che ch ia r isce  i rappor t i  t r a  
N infe , Muse, divinità p u d ic h e  e l ’amore. In  uno 
dei suoi sonetti  così egli i l lu s t r a  la bellezza e il 
fasc ino  della sua donna:

«Delle tim id e  ninfe a’p e tt i  c a s ti  
q u a lc h e  m olle pensiero A m o re  in fo n d e , 
se t r a e  riso o sospir la b e lla  bocca»

D al com m en to  che a c c o m p a g n a  il sonetto  si 
a p p re n d e  poi quanto segue:
«ma m e tte re  una im press ione  con traria  in uno 
su b ie t to  è maggior cosa, co m e  è fare che le ninfe 
t im id e  e caste am m ett in o  n e l la  durezza del core 
loro qua lche  molle e do lce  pensiero d’amore, 
pe rchè  l ’am ore è al t u t t o  c o n t ra r io  alla t im id i tà  
e c a s t i tà .» 27

E ’ qu ind i questo gus to  de l  con tras to  che assi
cu ra  u n  posto alle ninfe n e l la  va r ian te  medicea 
dell’episodio omerico, e ciò spiega meglio nello 
stesso  tem p o  perchè alle M use del M antegna è 
s t a t a  assegnata  la funz ione  ugu a lm en te  galan te  
del l inguaggio mimico.

L a  Tietze-Conrat r i f iu ta  l ’in terpre tazione  del 
W in d  anche per quan to  c o n c e rn e  un  altro m otivo

singolare . Q uest’u l t im o  in fa t t i  considerava la roccia 
f ra s ta g l ia ta  sop rae lev a ta  alla g ro t ta  di V ulcano 
com e un segno dell’ira del dio fabbro , av an zo  di 
u n a  eruzione v u lcan ica .28 Secondo la T ie tze-C onrat 
invece  ci si p o t re b b e  lim ita re  ad  una  spiegazione 
b a s a t a  sull’interesse del M antegna per form azioni 
rocciose, evidente  anche in a ltr i  suoi q u a d r i .29 
L a  poesia del F ie ra  dà  ragione anche q u es ta  v o lta  
al W ind :

Sed ta rn en  in c a u tu s  F a b r i  non  v id e ra t I ra s
In  M artern u ltr ic e s  so llic ita re  m anus.
A e s tu a t ad f lam m as  S te ropes, B ro n te  E tn a  re m u g it
V incu la  v e rsab a t d e x tra  p iraem onia .

L ’ira  di Vulcano asse ta to  di v e n d e t ta  è accom 
p a g n a ta  dal rom bo  dell’E tn a .

Chi scrive non  è riuscito  a r in tracc ia re  che 
q u a t t r o  esempi ap p ro ss im a tiv a m e n te  c o n te m p o ra 
nei al Pa rnaso  della rapp resen taz ione  ar t is t ica  
della  favola omerica. U n ’illustrazione le t te ra lm e n te  
fedele è offerta da  u n a  medaglia  b ro n zea  della 
collezione Kress, de ll’u lt im o  quar to  del X V . se
colo.30 Lo Hind d a ta  in to rn o  allo scorcio dell’u lt im o 
secolo il niello che t ra s fo rm a  l’episodio in  u n  allegro 
corteo  trionfale. Il carro  trionfale su cui viaggia 
M arte  tenendo  Venere sulle ginocchia, è t i ra to  
d a  leoni. 1 due dei «consenzienti» a M arte  proce
dono dietro  il ca rro ,  tenendo  in m ano  la ca tena  
che legava gli a m a n t i .  Vulcano cam m ina  accan to  
ai leoni e indica col d ito  il cielo dove il Sole r ive la 
to re  dell’adu lterio  gu ida  il proprio  carro . Sul 
ca rro  trionfale si t r o v a  anche Amore con gli occhi 
b e n d a t i ,  e che sparge  le sue frecce. I n  te s ta  al 
corteo  com paiono Giove e Giunone.31 N ell’incisione 
di Jacopo  de’ B a rb a r i  Vulcano non  è presen te , 
m a  la rap p resen taz ione  ha  lo stesso ca ra t te re  
am eno  e perfino satirico. Venere parla  all’orecchio 
a M arte , Cupido succhia  il d ito  con aria  d ’in n o 
cenza.32 11 q u a r to  esempio è u n ’opera  della quale 
non rim ane che un  accenno scrit to . D opo la 
m orte  del Perug ino  la vedova  del p i t to re  offerse 
ad  Isabella u na  te la  che aveva  come a rgom en to  
«Vulcano che so rp rende  M arte  e Venere». Ma la 
m archesana, già sco n ten ta  del quadro  p recedente-  
m en te  eseguito pe r  lei dallo stesso P e rug ino , non 
accolse l’offerta .33 E ’ com unque ind ica t ivo  che 
l’offerente contasse  di o t tenere  un  r isu l ta to  proprio 
con questo  soggetto .

Ritengo per lom eno  p rob lem atic i  i t e n ta t iv i  
che si accostano al p ro g ram m a  del P a rn a so  dal 
la to  della filosofia anche se nel caso di u n ’allegoria 
um anis t ica  non  si possa  escludere in linea di massi-
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Fig. 4. G iovanni B ellini: F e s ta  degli dei. W ash ing ton , N a tio n a l G allery  of A rt

m a la possibilità  di un  secondo o anche di un  te rzo  
significato. E ’ lo Hirschfeld che azzarda  a ta le  
p roposito  la tesi p iù  te m e ra r ia  m e t te n d o  in luce 
la connessione nella filosofia neop la ton ica  t r a  le 
d o t t r in e  della musica e dell’a rm o n ia  dello spir i to  
e l’identificazione delle nove sfere con le nove 
Muse.34Il suo p u n to  di p a r te n z a  è u n ’im presa  di 
Isabe lla  com posta  di b a t tu t e  e di pause, di ev i
d en te  ispirazione neop la ton ica .  «Seine nach dem  
T a k t  tanzende  Musen sind in W a h rh e i t  von R h y t h 
m us u n d  A n m u t in P la to n s  Sinne erfüllt» —  così 
egli scrive par lando  del d ip in to ,  p u r  am m e t te n d o ,  
riferendosi al W ind, che anche la funzione n a tu ra le  
dell’am ore  abbia  la sua p a r te .35 Il G om brich , m e n 
t r e  so tto linea  ugua lm en te  l’im p o r ta n z a  dell’u m o r 
ismo della superficie, in trav v ed e  so tto  u n ’idea 
p iù  pro fonda .36 Cita E rac li to ,  m aes tro  di re t to r ica  
del T. secolo, il quale replicava a chi aveva accusato  
O m ero  di incoraggiare l’im m o ra l i tà  scoprendo il 
s ignificato  più recondito  della v icenda, che cioè 
O m ero avrebbe  vo lu to  can ta re  la riconciliazione 
dei due vecchi avversari ,  l’A m ore e la Discordia, 
e l ’A rm on ia  n a ta  dal loro connubio . Perciò nel 
d ip in to  Apollo, Mercurio e le Muse si sarebbero

ra d u n a t i  per  fes teggiare  la nascita  dell’A rm onia. 
R es ta  a vedere  però  se Isabella v e ra m e n te  sentisse 
il bisogno di g ius t if ica re  così Omero. Il vero  sapore 
del quadro  consiste  p roprio  nel conservare  in ta t ta  
la freschezza o r ig ina r ia  della favola  e ne l l’aver 
da to  alla m archesa  l ’occasione di in te rp re ta r e  un 
personaggio del m ito  a lei forse più caro . L ’in te r 
pretaz ione  dello H irsch fe ld  ci r ichiam a alla  m em oria  
la reazione di Isabella  al vo lum etto  che l’Equico la  
aveva  scrit to  p e r  c o m m en ta re  il m o t to  di lei «nec 
spe nec metu». N ella  le t te ra  d ire t ta  il 18 maggio 
1506 al S a c ch e t ta  essa osserva che il m o t to  «da 
noi cum ta n t i  m istorii  non  fu facto, c u m  q u a n t i  
lui gli a t tr ibu isce» .37

Contro l’in te rp re ta z io n e  neopla ton ica  s ta  anche 
la m ancanza  a sso lu ta  nel dipinto del co n ce t to  di 
Venere Vincitrice, p e r  cui Venere soggioga e 
am m ansisce M arte ,  facendo  trionfare l ’A m ore  sulla 
Discordia. Il p iù  be ll’esempio ne v iene offerto 
nell’an tich ità  d a l l ’inno  a Venere di Lucrezio  (De 
re rum  n a tu ra ,  I. 30— 41), il cui effe t to  si rivela 
ch ia ram en te  nelle rappresen taz ion i di V enere e 
M arte  del Bottice ll i  (Londra ,  N a t iona l  Gallery) 
e di Piero di Cosimo (Berlino, S taa tliche  Museen).
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F ig. 5. M aestro  della leggenda d i O rfeo: M arte e V en ere  
g u a rd a t i  da  Orfeo e da a lt r i  de i. K ress Collection

L ’im m a g in e  ili Marte legato  e ing inocchia to  d a v a n t i  
a V enere  si r i trova  sia nei T rion fi  del P e t ra rc a  
sia ne l l ’affresco di P a lazzo  Schifanoia  (allegoria 
di A pr i le ) .38 Nel f ram m en to  di poesia già c i ta to ,  
il Medici fa  dire a M arte  (43— 45):

«N on q u a l nimico alle tu e  s ta n z e  vengo,
V en er m ia  bella, m a senz’a rm e  o dardo ; 
ch e  c o n tro  a ’ colpi tu o i n u li’a rm e  tengo.»

In v ece  il M arte  del P a rn a s o  è a rm a to  di elm o, 
corazza  e da rd o ;  il suo c a r a t t e r e  di prode guerriero  
non  v iene  d im entica to  n e m m e n o  nella p resenza  
di Venere .

R ice rcan d o  il s ignificato  p iù  recondito della 
s to r ia  o m erica  non è da t ra la sc ia re  un  r ich iam o a 
O vidio . I n f a t t i ,  t u t t e  due v o l te  raccon ta  la favola  
non  p e r  u n  puro gusto g r a tu i to ,  ma per t r a rn e  
qua lch e  insegnam ento . Il p r im o  viene fo r 
m u la to  ne ll’Ars am ato r ia  in q u es t i  te rm in i:  «ereseit 
a m o r  prensis»  (I. 559). Il secondo  si esprime in d i re t 
t a m e n te :  l’am ore è o n n ip o te n te ,  nem m eno il dio 
Sole riesce a sottrars i  al suo im pero . Non per  u n a  
ben ev o len za  verso V ulcano , m a  per  gelosia nei 
con fro n t i  di Marte egli a b b a n d o n a  gli a m a n t i  
all’ira  di Vulcano (Met. IV. 169— 174):

«H u n c  quoque, siderea q u i te m p e rá t  om nia luce ,
C ep it a m o r Solem. Solis re fe re m u s  am ores.
P r im u s  ad u lte riu m  V eneris cu m  M arte  p u ta tu r  
H ic  v id isse  deus: v id e t h ic  d e u s  om nia  p rim us. 
In d o lu it  facto : Ju n o n ig e n ae q u e  m arito  
F ú r ta  to r i,  fu rtiq u e  locum  m o n s t r a v i t . . .»

L ’amore reciproco dei due così sorpresi non  fa che 
au m en ta re ,  e l ’am o re  è onn ipo ten te :  è da  credere 
proprio  che Isab e l la  abb ia  d o m a n d a to  al suo 
p it to re  l’espressione di idee p iù  serie?

Per poca che sia la presenza della filosofia, 
è ta n to  più no tevo le  l’influsso degli esempi le t te ra r i  
nel Parnaso. Il p ro g ra m m a  non p revedeva  l’illu
strazione di u n a  qua lche  p a r te  di u n ’unica  d e te r 
m in a ta  opera le t te ra r ia ,  e perciò è leg itt im o  citare 
anche dei paralle li  che rivelano analogie p iù  che 
a l tro  nell’a tm o sfe ra  o in certi m o tiv i  singoli. 
P iù  d ’una delle l e t tu r e  di Isabella  e dei suoi u m a n i
sti avrà c o n tr ib u i to  alla formazione della conce
zione defin itiva .  E ’ da annoverare  s icu ram ente  
t r a  le fonti isp ira tr ic i  la danza  delle Muse al p r in 
cipio della Teogon ia  di Esiodo (1 — 8). R itengo 
tu t t a v ia  ancora p iù  im p o r ta n t i  dal p u n to  di vista 
del Parnaso i q u a t t r o  versi m agistrali  di Orazio 
che stimolano con la loro po tenza  v iv ificatrice  
la fantasia im p o n en d o  quasi la loro trasfo rm azione  
in immagine di sp e t taco lo  im m edia to  (Carm . I. 4. 
Ad Sestium):

«iam C y th erea  ch o ro s d u c it V enus im m in en te  lu n a  
iu n ctaeq u e  N y m p h is  G ra tiae  decentes 
alterno te r ra m  q u a tiu n t  pede dum  g rav is C yclopum  
V olcanus a rd en s  v is it  officinas.»

Il Gombrich r i t r o v a  u n ’atm osfera  ana loga in un 
passo del c o n tem p o ran eo  P o n tan o ,  che descrive 
un  incontro idillico degli dei.39 Ci pare  opp o r tu n o  
citare anche un  b ra n o  delle Selve d ’am ore  del 
Medici clic rievoca in u n a  visione poetica  il m o m en 
to  della nasc i ta  de l l’am ore (I. 17— 19):40

«Quando te s s u ta  fu  q u esta  catena , 
l’aria , la te r ra ,  il c ie l lieto  concorse: 
l’aria non fu  g iam m ai ta n to  serena, 
nè il sol g iam m ai sì bella  luce porse:

Fig. 6. P e reg rin o : T rion fo  di M arte  e V enere. Niello
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di fronde g io v an e tte  e di fio r piena 
la te rra  lie ta , ov’ un  c h ia r  rivo  corse:
C iprigna in grem bo al p a d re  il di si m ise, 
lie ta  m irò dal ciel que l loco, e rise.

D al d iv in  capo ed am oroso seno 
prese  con am be m an  rose d iverse, 
e le sparse  nel ciel q u e to  e sereno: 
d i q u esti fior la m ia  d o n n a  coperse.
G iove benigno, di letizia  pieno,
gli um an i orecchi quel bel giorno aperse
a se n tir  la celeste  m elod ia,
che in can ti, r itm i e suon dal ciel venia.

M ovevan belle donne  al suono i piedi, 
b a llan d o , d ’un am o r gen tile  accese: 
l’a m a n te  appresso  la sua  d o n n a  vedi, 
le d is ia te  m an  insiem e prese; 
sguard i, cenni, sospir, d ’am o r rim ed i; 
b rev i paro le  e sol t ra  loro in tese ; 
da lla  d onna  casca ti i f io r rico rre , 
b a c ia ti p rim a, in  te s ta  e in sen riporre.»

Q ues ta  visione lieta si accosta  benissimo al P arnaso . 
Al sorriso di Venere la n a tu r a  si rasserena, suona 
u n a  melodia celeste, belle donne  si m e t to n o  a 
ballare , e gli am a n t i  si s tr ingono  la m ano. N essun  
d u bb io :  la po tenza  di Venere che t ra s fo rm a  e 
abbellisce tu t to  è in Medici u n ’idea neopla ton ica .  
Ma con i mezzi m agici della poesia, la teoria  si 
t ra s fo rm a  in im m agine , in visione percepibile. Chi 
p o treb b e  negare  che Isabella , leggendo questi  
versi, —  dalla sua b ib lio teca in fa t t i  non m a n c a 
vano  le opere del Magnifico Lorenzo —  fosse 
p e r fe t ta m en te  al co rren te  del loro significato filo
sofico? Visto il Pa rnaso  d obb iam o  tu t t a v ia  ritenere  
che ella fosse m olto p iù  sensibile a ciò che era 
poesia e non d o t t r in a .

Si è già accennato  al con tes to  in cui f igura ,  
nel dialogo del D ecem brio  sulle questioni dell’a r te ,  
la re te  fa ta le  per  M arte  e Venere. L e o n b a t t i s ta  
A lbe r t i  invece ricorda in u n  luogo il dio fabbro , 
ra c c o m an d an d o  ai p i t to r i  di m e t te re  quan to  più 
possibile in evidenza la sua zoppaggine .41 Il M uraro, 
che do cu m en ta  con num erosi esempi la conoscenza 
che il M antegna aveva degli scr i t t i  a lbertian i,  ci 
r im a n d a  al g rande  teo re tico  per  u n a  soluzione 
fo rm ale : in uno dei suoi suggerim enti  l’A lberti  si 
in t ra t t ie n e  sulla scelta dei colori per  i costum i delle 
ninfe p a r tec ip an t i  alla carola  gu id a ta  da D iana , 
ai fini di raggiungere la v a r ie tà  e l ’a rm onia  vo lu te .42 
Le Muse del Pa rnaso  sono la p ro v a  del buon conto  
che il M antegna  tenne  del consiglio dell’A lberti .

U n  articolo com une del B ax an d a l l  e del Gomb- 
rich  ha r ich iam ato  l’a t ten z io n e  di chi scrive su un

Fig. 7. J a c o p o  d e ’ B arbari: M arte  e V enere

passo di Apuleio  che  può  essere in r a p p o r to  anche 
con la tela che c ’in teressa . Si t r a t t a  della  descriz io
ne della decorazione nella g ro tta  che si t r o v a  nella 
casa di B irrena  (M etamorfosi,  IL  4 ):4:ì

«Pone te rg u m  d eae  sax u m  insurgit in sp e lu n eae  m odum  
rnuscis e t h e rb is  e t  foliis e t v irgu ltis e t  a lic u b i p am 
pini« e t a rb u scu lis  a lib i de lapide f lo ren tib u s . S u b  ex- 
trem o saxi m a rg in e  pom a et uvae fa b e rr im e  p o litae  
d ep en d en t, q u a s  a rs  aeinula  n a tu rae  v e r i ta t i  sim iles 
explicuit.»

Nel co m m en to  di Filippo Beroaldo alle M eta 
morfosi p u b b l ica to  nel 1500, questo b ra n o  ha  da to  
l’occasione di u n  elogio dell’arte  di F rancesco  
F rancia .  Non p o te v a n o  queste parole  in d u r re  il 
M antegna, consig l ia to  da Isabella, a gareggiare  
nella sua a r te  con la n a tu ra ,  e non è forse ciò 
che spiega la p re sen za  dei grappoli d ’uv a  appesi 
sul la to  della g r o t t a  c irconda ta  da p ia n te  e frasche 
sp u n ta te  dalla roccia , di fianco alla f ig u ra  di V ulca
no ?
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U n a  delle essenziali n o v i t à  form ali  del P a rn a s o  
viene r i le v a ta  da  Ilse B lu m  q u a n d o  dice che n e l 
l’a r te  de l  M antegna sono le Muse dan zan t i  che 
t rad iscono  la p rim a in f lu e n z a  dei rilievi neo- 
a t t ic i .44 M eriterebbe u n ’in d ag in e  a p a r te  il p ro b lem a  
se il M an teg n a  avesse a v u to  occasione di vedere  
opere del genere a R o m a ,  o se invece Isab e l la  
s tessa  possedesse qualche rilievo analogo. P o tre b b e  
anche d a rs i  il caso che l ’isp iraz ione  fosse v e n u ta  
solo d a  u n  disegno eseguito  su  u n ’opera dell’a n t i 
ch ità ,  m a  non  è nem m eno  d a  escludere che d u ra n te  
il suo soggiorno rom ano il p i t to r e  abbia  conosciu to  
qua lche  lavoro  c o n tem p o ran eo  che gli offrisse la 
possib ili tà  di s tud iare  u n a  soluzione formale c o n 
form e alle opere p lastiche della  ta rd a  ro m a n i tà .  
I n te n d o  r im an d a re  a q ues to  p u n to  ad un  affresco 
del Bottice ll i  nella C appella  S istina (La p u r i f ic a 
zione del lebbroso) in cui la figura  della se rva  
recan te  u n a  fascina di ram ag lia  costituisce u n  
esem pio cara t te ris t ico  dell’u tilizzazione del m odello 
classicheggiante. E ’ m erito  del W arbu rg  di essere 
s ta to  il p r im o  a occuparsi  della  funzione di ta li  
modelli  ne ll’a r te  f io ren t in a ,  es tendendo le sue 
indagin i anche sulla l e t t e r a tu r a .  Egli è g iu n to  
alla conclusione che il B o ttice ll i  era s o p r a t tu t t o  
a t t r a t t o ,  nei modelli an tich i ,  da lla  rapp resen taz ione  
speciale del m ovim ento . Del Poliziano poi c i ta  
certi  b r a n i  i quali, sem pre  nei ca ra t te ri  pecu lia ri  
della descrizione del m o to ,  si r ich iam ano ad  O v i
dio.45 E ’ questo  e lem ento  stilistico ind ica to  dal 
W a rb u rg  come fo rm ula  del m o to  che cos titu isce  
la n o v i t à  del Pa rnaso  r i s p e t to  alle opere an te r io r i  
del M an teg n a .  Il modello le t te ra r io  ha u n a  g ra n d e  
im p o r ta n z a  anche a ta le  r igua rdo .  Ad Isa b e l la  
p iacev an o  ce r tam en te  le descrizioni ov id iane  il 
cui fascino principale è d a to  dalle mosse legg iadre  
e graziose, dai capelli sv e n to la n t i ,  dallo svolazzo 
ond eg g ian te  dei veli e dalle  ca rn i  che si sn u d a n o  
nell’im p e to  della corsa o della  danza. U na  scena 
del genere  è co n ten u ta  n e l l ’episodio di Ip p o m e n e  
e A ta la n ta .  La  bellezza della  fanciulla c o r ren te  
v iene p re s e n ta ta  da Ovidio in  ques ti  versi (M et. X .  
588— 596):

«Q uae q u am q u am  S c y th ic a  n o n  secius ire  sa g itta  
A onio  v isa  est iuven i, ta rn e n  ille decorem  
M ira tu r  m agis: e t cu rsu s fa c i t  ipse decorem .
A u ra  re fe r t  o b la ta  c itis  ta la r ia  p ian tis i 
T e rg a q u e  ia c ta n tu r  crines p e r  eb u rn ea , q u aeq u e  
P o p litib u s  su b e ran t p ic to  g e n u a lia  lim bo;
In q u e  puella ri corpus can d o re  ru b o rem
T ra x e ra t :  hau d  a lite r, q u a m  q u u m  super a tr ia  v e lu m
C an d id a  p u rp u reu m  s im u la ta s  in fic it um bras.»

P are  di leggere la  descrizione della M usa che viene 
correndo per  acco m p ag n ars i  al ballo  to n d o  del 
Parnaso . Ma se la  F o r tu n a  che influisce sulla 
conservazione e su lla  rov ina  delle p i t tu r e  fosse 
s ta ta  benigna, la  g a ra  di A ta la n ta  e di Ip p o m en e  
si potrebbe osse rva re  anche in un  d ip in to  del 
Mantegna. Si deve  al B a t t i s t i  la scoperta  di una  
poesia che in fo rm a  di ques ta  tela del M antegna  
che t r a t t a  l’a rg o m e n to .46 Poiché au to re  della poesia 
fu quel Palco M a n to v a n o  che morì nel 1505 all’età 
di 26— 27 anni,  il q u a d ro  deve essere s ta to  ese
guito press’a poco a lla  stessa epoca del P a rn aso  
e comunque p e r  o rd in e  di Isabella. L ’elogio del 
«cursus decor» si r i t r o v a  anche in Falco  M an to 
vano. Ciò sa rà  s t a to  anzi il vero soggetto  del 
dipinto.

«Virgineum su c c in c ta  la tu s , n u d a ta  lacerto s
O bvia cui ten e ro s  v e rb e ra t  au ra  sinus
Cuique d a t  a u ra  co m as re tro  (S)coeneia v irgo  est.»

Oltre al P a rn aso  e a questo  do cu m en to  scritto  
l ’allegoria dell’O ccasione  e della P en i ten za  (M an
tova , Palazzo D uca le )  offre un  nuovo  con tr ib u to  
al problema dell’im piego  della fo rm ula  del m oto  
nell’arte  del M an te g n a .  Se non l ’esecuzione, la 
composizione è in d iscu tib i lm en te  d o v u ta  all’a r t is ta .  
Sulla figura dell’Occasione appogg ia ta  con un  
piede su un globo la  v e s te  sem bra  v ib ra re ;  m e n t r ’es- 
sa si volta  di s c a t to ,  i capelli le r icadono  in  faccia. 
Anche questa  f ig u ra  rivela l’in fluenza  del gusto 
di Isabella m e c e n a te  sulla form azione dei mezzi 
artistici ilei M an te g n a .

II. Minerva espelle i Vizi dal Giardino della Virtù

La lo tta  t r a  le v i r t ù  e i vizi è u n  te m a  t ip icam en 
te  medievale nelle a r t i  f igura tive ,  nella  l e t te ra tu ra  
e sul palcoscenico. Giacché ben due delle p i t tu re  
che ornavano lo s tu d io  della p iù  colta principessa 
um anista  del r in a sc im en to  p resen tav an o  la lo tta  
t r a  le personificazion i del peccato  e della v ir tù ,  
è facile pensare  che  so tto  la fo rm a trad iz ionale  
vi sia un c o n te n u to  c e r tam en te  nuovo. Tale  ipotesi 
viene presto c o n fe rm a ta  almeno p e r  q u a n to  con
cerne una  delle d u e  opere, la lo t ta  t r a  la  Castità  
e la Lascivia del P e rug ino ,  sia a t t r a v e r so  l’osser
vazione del q u a d ro  che a t t rav e rso  la le t tu r a  dei 
p rogram m a, f o r tu n a ta m e n te  conservato .47 E ’ diffi
cile im m aginare  u n a  Psichom achia  m edievale  in 
cui sia da to  t a n t o  am pio  spazio agli am ori divini 
delle M etamorfosi,  in  cui gli avversari  della Castità
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Fig. lì. A ndrea M an teg n a : M inerva espelle i Vizi dal giard ino de lla  V irtii. P a rig i, L ouvre

r iescano con t a n t a  efficacia a legare e to rm e n ta re  
le loro v i t t im e ,  o che prescriva di r a p p re se n ta re  
i due avversa r i  «eguali nella v it toria» . U n p ro g ra m 
m a to re  s t r e t ta m e n te  osservante  i p u n t i  di v is ta  
teologici non  avrebbe  en u m era to  dei m otiv i u n ic a 
m en te  «per la maggior vaghezza».48

Q u a n to  all’allegoria del M an tegna  la s ituazione 
non  è così n e t ta m e n te  definibile. Iv iz i ,  che gareggia
no in b ru t te z z a  con is mostri infernali della p lastica  
ro m an ica  fuggono vinti d a v a n t i  alla lancia  di 
M inerva. La  loro id en ti tà  è r ive la ta  da  didascalie 
che si leggono su nas tr i :  s is tem a che sem bra  
anacron is tico  all’inizio del X V I .  secolo. Dal cielo, 
quale  sacra  visione, discendono tre  v i r tù  c a rd in a 
li.49 D ob b iam o  d u nque  dare  ragione alla Tietze- 
C onra t  la quale, a p a r te  la scoperta  di alcune 
bellezze di de ttag lio  e di n o v i tà  form ali,  t ro v a  che 
l’opera  in sostanza  ci r ip o r ta  al p a ssa to ?  «W hat a 
re lapse in to  th e  era of G othic  tapestries!» —  così

ella esprime il suo  guidizio sul q uad ro .00 C,hi scrive 
suggerirebbe però  u n a  maggiore cau te la .  Conviene 
perciò p a r t ire  d a l l ’ipotesi che anche q u e s ta  v o lta  
la vecchia fo rm a  sia l’espressione di u n  nuovo 
con tenu to  e che il p ro g ra m m a  e l’idea fo n d a m e n ta l i  
dell’opera si possano  in te rp re ta re  e n t ro  la sfera del
l’ideologia u m a n is t ic a .

Sia l’a n t ic h i tà  che nel r inasc im ento  facevano  
largo uso delle personificazioni. V edendo i m ostr i  
del M antegna v iene  in m ente  la descriz ione ovi- 
d iana  della F a m e  e dell’Inv id ia  (Met. V i l i .  801— 
808. Met. I I .  7 7 5 -  782). Le spaven tose  figure 
dell’Inferno  a p p a io n o  in gruppo nel C an to  V I.  del- 
l ’Eneide di Virgilio (274— 281), e come nel d ip in to  
i Vizi fuggono p r o t e t t i  da Venere, così Ovidio 
fa accom pagnare  Tisifone dal L uc tus ,  dal P a v o r  
e dall’In san ia  (Met. IV. 480— 488). A nche l’a t t r i 
b u to  «trepido v u l tu »  dell’Insan ia  si addice  a più 
d ’u n a  figura del M an teg n a .  Personificazioni a p p a r 
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t e n e n t i  al seguito  di Venere si possono  r iscon tra re  
t r a  l ’a l t ro  negli Amores di O vid io  ( I . / I I .  35), nel 
T rionfo  delTA m ore del P e t r a r c a  (cap. I l i )  e nella 
G ios tra  del Poliziano (I. 73— 76). Sfilano le pene  
d ’am ore  in t a n te  var ian ti :  la  spe ranza  v a n a ,  la 
dolce ira , la Gioia e la T r is te z z a  in com pagnia  
P u n a  dell’a l t ra .  Ma non sono q u es te  le figure che 
c ircondano  la Venere di M a n te g n a ,  il quale si spiega 
con l’a v v e rsa r ia  di tu rn o  di Venere: M inerva. 
V enere ra p p re se n ta  qui il d e m o n e  ohe fa a b b a n 
do n are  i va lo r i  spirituali p e r  i desideri carnali ,  
che d iv e n ta  l’accidia della rag ione . Ciò non  vuol 
dire che il d ip in to  resti e s t r a n e o  al p a tr im o n io  
ideale de ll’elegia, poesia de ll’am ore , alla sfera 
d ’idee degli «esperti» a n t ic h i  e r inasc im enta l i  
dell’am ore . Nè la citazione sce l ta  come insegna e 
presa  da l  R em edia amoris «Otia si tollas periere  
Cupidinis  arcus» consente ta le  co n g e t tu ra  (R em . 
am oris  139). Sia Isabella che i suoi consiglieri 
u m a n is t i  dovevano  rendersi  con to  di com e i 
R em ed ia  am oris  fossero p r iv i  di ogni cons ide ra 
zione m ora le .  Sotto  la f igura  di Venere che o s ten ta  
con m ossa  civettuo la  le p ro p r ie  grazie e t iene 
n asco s ta  la freccia sotto  il velo av rebbero  p o tu to  
g iu s ta m e n te  essere tra sc r i t t i  i seguen ti  versi della 
G ios tra  del Poliziano:

«Chi p u ò  soffrir di donna  il fie ro  orgoglio
Che «pianto h a  il volto  p iù  d i b e ltà  pieno
P iù  cela  in g an n i nel fallace seno» (I. 15)

P e r  la copp ia  Ozio-Inerzia invece  si possono 
r ievocare  le parole della G io s tra  stessa con le 
qua li  G iu liano  ten ta  di scacc ia re  il s en t im en to  
dell’am o re :

«Non n u t r ir  di lusinghe u n  v a n  fu ro re
Che d i p ig ra  lascivia e d ’ozio sorge« (I. 13)

D ’isp iraz ione  elegiaca sono a n c h e  le darne incoro
n a te  di fiori che fuggono nello  sfondo tenendos i  
a b ra c c e t to ,  v it t im e del cieco errore  e del mal 
giocondo. Piccoli A m oretti  fuggono  in volo d iso r
d in a to  con ali di libellula e di farfalla . Uno tiene 
in m an o  u n  arco con la freccia, u n  altro  la corda  
della dolce prigionia, un  te rzo  serra  nel p u g n o  il 
fazzo le t to  che rende ciechi, e c’è chi sparge i fiori 
de ll’isola di Cipro. F ru t to  di fan tas ia  giocosa è 
l’A m ore  che discende sulle spa lle  del satiro  sg u az 
za n te  nella  palude  e che sv e n to la  con am b e  le 
m an i ,  con gesto tr ionfan te ,  la fiaccola  nuziale. Si 
t r a t t a  dei fratelli  di Cupido, la cui schiera b ir ich ina  
v iene  così c a n ta ta  dal Po liz iano :

«Lungo le riv e  e’ f r a t i  di Cupido
Che solo uson  fe rir  la p lebe ig no ta ,
Con a lte  voci e fanciu llesco  grido
Aguzzon lor s a e t te  ad  u n a  cota.»

Sono essi che Isa b e l la  volle rivedere nel d ip in to  
del Perugino: «et q u es t i  amori a r isp e t to  di quel 
p rim o debbono essere p iù  picholi con archi non 
d ’argento, nè cum  s tra li  d ’oro, ma di p iù  vii m a te r ia  
come di legno o ferro  o d ’a l tra  cosa . . .»51

La composizione di M inerva che espelle i Vizi 
non  è del tu t to  e sen te  da cara t te ri  di pesan tezza. 
Gli innum erevoli m o tiv i  e figure —  considerati  
a parte , esempio sp lend ido  ciascuno della concre
tizzazione visiva di u n  concetto  poetico  —  non 
si compongono in u n  insieme così im peccab ilm ente  
chiaro come quelli per  cui si fa r iconoscere il 
M antegna.52 Ma si r it iene  che di ciò si deb b a  a t t r i 
buire la re sponsab il i tà  anziché al p i t to re ,  a ll’idea
tore  del p ro g ra m m a  non  do ta to  di u n a  fan tas ia  
suffic ientem ente  v is iva  e allo schema della co m 
posizione da lui e v e n tu a lm en te  forn ito .  N on è 
il caso tu t t a v ia  di pensare  che il M an tegna  fosse 
contrario  a t r a t t a r e  quell’argom ento . A p a r te  il 
fa t to  che t u t t a  la sua  opera  reca l’im p ro n ta  della 
sua  rigorosa indole  m oraleggiante , un  g ruppo  delle 
sue composizioni d im o s t ra  con t u t t a  ev idenza  tale 
indole nella fo rm a  di allegorie e personificazioni. 
F a  p a r te  di q u e s ta  serie —  almeno p a rz ia lm en te  —  
anche l’allegoria dello studio. P assiam o b re v e 
m ente  in rassegna le opere ap p a r te n e n t i  al genere 
in questione.

A proposito  del disegno conservato  nel B rit ish  
Museum la cui v a r ia n te  com pleta  in due pa r t i  
ci viene t r a m a n d a ta  nell’incisione di Z oan  A ndrea , 
fu il Foerstcr  a d im o stra re  per p r im o  come il 
M antegna avesse v o lu to  con esso idealizzare l’arte  
e insieme la p ro p r ia  superiorità  morale . Questo 
motivo personale  è conferm ato  sia dalla  sc r i t ta  
decifra ta  «Virtuti sem p er  ad v e rsa tu r  Ignoran tia» , 
la stessa che si r isc o n tra  in ben due le t te re  del 
p i t to re ,  sia da lla  f ig u ra  di Mercurio m essa in p r i 
missimo piano, che nella  descrizione di Galeno c i ta ta  
dal Foerster  è c o n t ra p p o s ta  alla F o r tu n a  quale  p ro 
te t to re  delle a r t i  e delle scienze, sia da lla  presenza  
del lauro p r im a a rd e n te ,  poi r inverd ito  p u r  nell’a b 
bandono, albero della  gloria dell’a r t i s ta .53 Il B a tt is t i  
a ttr ibuisce u n ’im p o r ta n z a  au tob iografica  a ll’inci
sione ra ff ig u ran te  la L o t ta  delle d iv in i tà  m arine, 
dove la d iscordia  v iene a l im en ta ta  da ll’Inv id ia .  
E ’ questo  vizio de ll’In v id ia  che il M antegna  b iasim a 
in una sua le t te ra ,  come pure nell’iscrizione del 
trionfo di Cesare ( s t r a ta  invidia).54 Ma in ques ta
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sfera m ora leggian te  e che rivela d i re t ta m e n te  la 
personalità  del M an tegna  vanno  classificate a l tre  
due opere. Si t r a t t a  da u n a  p a r te  del disegno di 
Apelle ca lunn ia to ,  se non  s icu ram ente  au tografo , 
d o v u to  ind iscu tib i lm en te  all’invenzione del m ae 
s tro ,  e da ll’a l t ra  del Trionfo di Scipione, m onocrom o 
a p p a r te n e n te  alla N a tiona l  Gallery di L o n d ra .55 
D ifficilmente si po treb b e  t ro v a re  un soggetto  
più a ffasc inan te  dell’Apelle ca lunn ia to  per  un  
a r t i s ta  q ua l’era il M antegna, sem pre im pressionato  
da im m aginarie  m inacce e conv in to  di essere 
c ircondato  da  nemici. Sem bra  perciò m olto sugge
s t iva  l’afferm azione della T ietze-C onrat e del 
B a t t i s t i  che cioè l’incisione V irtus  co m b u s ta  non  
sia s t a t a  isp ira ta  dalla  sola fon te  del Galeno 
—  com p ren d en te  un icam en te  la con trapposiz ione  
della F o r tu n a  a Mercurio — ma anche dal p a r t i 
colare dell’aned d o to  di Luciano re la tivo  ad Apelle 
che p resen ta  l’Igno ranza  so tto  le sem bianze di un 
uom o che b ran co la  cieco nell’oscurità .50 Viene 
chiarito  in ta l  m odo il modello le t te ra r io  della 
figura  femminile n u d a  e cieca co n d o t ta  nell’abisso 
dai vizi. Anche nel tr ionfo  di Scipione sono l’inv id ia  
e la ca lunn ia  che re s tano  sconfitte . Non può essere 
se non  l’invidia  ca lunn ia tr ice  il personaggio del 
d ip in to  dai l ineam enti  r ib u t ta n t i  che avanza  con 
im peto , e ad d i ta  C laudia Q u in ta ,  la cui innocenza  
tu t t a v i a  sa rà  ac c e r ta ta  poco dopo. (Livio X X I X ,  
14; Ovidio, F as t i ,  IV. 305— 348). Nei gesti e ne l
l’asp e t to  r isu lta  molto affine a ques ta  figura  
l’Inv id ia  del disegno di Apelle. E n t ra m b e  poi 
r ico rdano  un t ipo  di s trega  che com pare  nel disegno 
della V irtus  co m b u s ta ,  in guard ia  alla d es tra  
della F o r tu n a ,  solo che q u e s t ’u l t im o  è ancora di p iù  
asc iu t to  e scom posto .57

Le figure fuggenti  della composizione «Minerva 
espelle i Vizi» si accostano  già in p a r ten za  a certe  
figure delle opere m enzionate  per il loro c a ra t te re  
ibrido e deform e. Esiste  un  legame d ire t to  Ira  la 
F o r tu n a  co ro n a ta ,  grassa f igura  sedu ta  su un  
globo e l’Ig n o ran za  del d ip in to  in questione, come 
pure  t r a  il sa tiro  Lussuria  che suona lo zufolo e 
il sa t iro  an ch ’esso dalla faccia anim ale  che s tr inge  
a sè il figlio. U n  m otivo  com une è cos t i tu i to  
anche dal lauro  che assum e form a u m ana .  Il bieco 
Odio e l’Ozio grasso, privo delle b raccia , da ll’a s p e t 
to  id io ta  sono di u n a  b ru t te z z a  che res ta  p ro b a b i l 
m en te  senza p a ragone  nell’a r te  i ta l iana  di t u t t a  
l’epoca. T ra  i m ostr i  m arin i colui che s ta  per colpire 
l’avversario  con u n  osso equino si accosta di p iù  
al c en tau ro  del d ip in to .  E n t ra m b i  incarnano  gli 
is t in t i  e gli im pulsi  sfrenati.

F ig. 9. S tam p a  su  A n d re a  M an tegna: V irtu s  co m b u s ta  
V ir tu s  d ese rta

T u t te  queste  ope re  sono connesse t r a  loro anche 
cronologicam ente. L ’allegoria dello s tud io  fu t e r 
m in a ta  nel 1502. L ’u ltim azione del tr ionfo  di 
Scipione cade nel 1504. P e r  la ca lunn ia  di Apelle 
ci r ich iam iam o alla  T ie tze-C onrat che la colloca 
all’inizio del C inquecen to .58 Il te rm inus  p o s t  quem  
della composizione V ir tu s  com busta  risu lta  dalla  
presenza  del m o t to  «Virtuti sem per a d v e rsa tu r  
ignorantia»  in u n a  l e t te r a  d a ta ta  del 1489, in cui 
il m aestro  si l a m e n ta  con Francesco G onzaga della 
taccagneria  del pon te f ice ,  suo m ecenate  ro m an o .  
La stessa frase r ico rre  anche nella le t te r a  d a ta ta  
il 28 novem bre  1491.5!) Il modello del N e t tu n o  che 
nella scena della lo t t a  delle d iv in ità  m arine  si vede 
di spalle è s ta to  r iconosciu to  dalla Sig.ra E d i t  
B alás-Pogány  nel g ru p p o  scolpito dei D ioscuri 
di M onte Cavallo.60 Perciò  anche q u es ta  s ta m p a  
non può essere se n o n  posteriore  al soggiorno ro m a 
no e quindi all’an n o  1490.

Si può concludere  che il p ro g ram m a aff ida to  
all’esecuzione del M a n te g n a  per lo s tud io  offrisse 
nel suo aspe tto  m ora legg ian te  partico lari  a ff in i tà  
all’indole dell’a r t i s ta .  Anche se non  nel senso 
più  rigoroso della pa ro la  si può senz’a l tro  affer
m are  che m entre  gli am orin i  svolazzanti ,  le d iv in i tà  
delle v i r tù  avvo lte  in veli s b a t tu t i  dal v en to  e dalla
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corsa , la  Venere dei poe ti  elegiaci o il m ito  di 
D cuca lione  e Pírra p re s e n ta to  in  secondo p iano  
r i f le t to n o  so p ra tu t to  l’in te re sse  e il m ondo fa n 
tas ioso  di Isabella, le person if icaz ion i  dei vizi 
in que lla  de te rm in a ta  fo rm a  e in relazione ad alcune 
a l t re  ope re  tradiscano in  p r im o  luogo i pensieri 
che a v e v a  in mente il M a n te g n a .  Si può essere 
certi  che l’a r tis ta ,  se la m o r te  so p ra v v e n u ta  non 
gli avesse  impedito la rea lizzaz ione  com ple ta  
dell’o p e ra ,  avrebbe u g u a lm e n te  ra f f igu ra to  come 
c r e a tu re  ibride i vizi espuls i  da l  b o sch e t to  del dio 
Como. Se poi il pennello del Costa  ha d a to  v i ta  
a personificazioni dall’a s p e t to  co m p iu ta m e n te  u m a 
no ciò va le  solo a d im ostra re  che  la funzione d e te r 
m in a n te  del p rogram m a n o n  fu sp in ta  f ino  al 
p u n to  di fa r  violenza sulle in t im e  inclinazioni e 
sui gus t i  fondam entali  degli a r t is t i .  Isabella  si 
sa rà  c e r to  reso conto dell’in c a p a c i tà  del Costa di 
r a p p re s e n ta re  il grottesco con  t a n t a  efficacia.61

D o p o d ich é  siamo g iun ti  al p u n to  di p o te r  t e n 
ta re  di scoprire il co n ce t to  fo n d am en ta le  della 
com posiz ione  «Minerva espelle i vizi», e di in d iv i
d u a re  le idee principali che la  m arch esa  des iderava  
ven issero  sviluppate  a l lego ricam en te  dal M antegna.

Tl T o ffan in  si accosta al p ro b lem a  dal p u n to  
di v is ta  della filosofia n e o p la to n ic a .62 P e r  lui, il 
d ip in to  del M antegna d o v re b b e  essere l’i llustrazione 
del c o n c e t to  della «docta p ie ta s»  di Marsilio Ficino. 
La d o c ta  p ietas non è se n o n  la coincidenza della 
scienza e della religione, la lo ro  id en t i tà  essenziale, 
va le  a d ire , nel pensiero del F icino, la p resa di 
possesso dei valori a sso lu ti ,  divini, m ed ian te  
l’a p p re n d im e n to  della f i losofia  p la ton ica .  Ciò co m 
p o r te re b b e  il r iconoscimento che tu t t i  i g rand i 
f ilosofi e teologhi della s to r ia  —  prim a e dopo 
P la to n e  —  contribuirono in so s ta n z a  alla rea l izza
zione delle idee di P la to n e .  L a  V erità  che nel 
d ip in to  a p p a re  ancora a b b a n d o n a ta ,  r inchiusa t r a  
m u ra ,  sa rà ,  some scrive il T o ffan in ,  «signora del 
m o n d o  q u a n d o  la sapienza a v r à  v in to  l’ignoranza  
e p o t r à  celebrare il suo co n n u b io  con la R ivelaz io
ne».63 L a  difficoltà di co n sen t i re  con ta le  in te r 
p re ta z io n e  sta nella m an c a n z a  asso lu ta  nel q u ad ro  
di qua ls ia s i  accenno alla r ive laz ione , alla p ie tà  
o a lla  religione. E ’ ovvio b e n s ì  che in quell’epoca 
la sap ien za  voleva dire a n c h e  sapienza religiosa 
e la d o t t r in a  significava a n c h e  d o t t r in a  religiosa. 
Ma il co n ce t to  della «docta p ietas»  è qualcosa  di 
p iù  e di p iù  definito di q u e s ta  osservazione genera l
m e n te  v a l id a ,  e la sua i l lu s traz ione  si r ivelerebbe 
con r ife rim en ti  più concre t i .  In fa t t i ,  nessuna 
t ra c c ia ,  nel quadro, delle v i r t ù  teologali !84

Per avv ia re  il p rob lem a  alla soluzione r i ten iam o  
o ppor tuno  e sam in a re  il ra g g ru p p am en to  dei Vizi 
e il significato che d a  ciò si p o trà  derivare . Il legame 
di reciproca so lidar ie tà  t ra  l ’Ozio e l ’Inerz ia  è 
n a tu ra le  essendo i due concetti  s inonim i l’uno 
dell’altro. Il g ru p p o  centrale  è com posto  d a  Venere 
r i t t a  sulla sch iena  del cen tauro , da ll’«im m ortale  
Odium» e dal sa t i ro  dalla tes ta  di leone che fugge 
con il figlio. T u t t e  ques te  sono personificazioni degli 
is t in t i  selvaggi e bestia li  insiti ne ll’uom o. Il regno 
di questa  V enere anziché ispirare am ore  crea il 
cupo odio; anziché  al bello artis tico , dà v i ta  ai bassi 
appe ti t i  della carne .

Non è a l t r e t t a n to  chiaro a p r im a  v is ta  l’a iu to  
d a to  all’Ig n o ra n z a  proprio dall’A variz ia  e da l
l’In g ra t i tu d in e ,  da l m om ento  che ques ti  due vizi 
non hanno  un  legam e  obbligatorio con l’assenza 
della saggezza. Tl nesso t r a  i t re  vizi si scorgerà 
solo ove si te n g a  con to  della funzione che aveva 
nell’epoca la m un if icenza  dei principi a favore  delle 
scienze a delle a r t i .  Che cosa indusse il M an tegna  
a scrivere, la m e n ta n d o s i  da R om a con Francesco  
Gonzaga, la f rase  consacra ta  anche da l l ’uso del 
latino «Virtuti s em p er  ad v e rsa tu r  Ig n o ran t ia» ?  
N ien t’altro  se n o n  la  taccagneria  del suo m ecenate  
provvisorio: «A visandola  che io non ho dal nostro  
Sre a ltro che le spese così da tinello, in m odo che
10 s taria  meglio a casa mia, la v os tra  E x a  sa bene 
che chi tem e v e rg o g n a  non può s ta r  bene  a questi 
dì ma li p ro so n tu o s i  e bestiali t r ion fano  p iù  presto. 
Q uoniam  v i r tu t i  sem per  a d v e rsa tu r  ignoran tia .»65 
Chi cioè si d im o s trasse  ingrato  e ava ro  nei r iguar 
di dell’a r t i s ta  e ra  nemico della v i r tù  ed  era da 
classificarsi ig n o ra n te .  Vediamo ora u n ’a l t ra  le t te ra  
sc r i t ta  il 4 feb b ra io  1492 da F rancesco  Gonzaga 
a proposito  del do n o  di un te rreno  (il bosco della 
Caccia) da lui f a t t o  al m aestro  in r iconoscim ento  
dei suoi m erit i .  N o n  c’è nulla che più convenga 
ad  un uom o saggio  cui m er i ta ta m e n te  è aff ida to
11 governo degli a l t r i  —  così scrive il G onzaga — 
che di far sì che egli «studeat suos ad  b onas  artes  
convertere, s tud ios is  om nibus usui esse, bonos 
dignis honoribus  honestare  e t  v i r tu te  p red itos  
extollere ac m u n e r ib u s  et gratiis am plificare.»66

La M inerva della  p i t tu r a  perciò non  è semplice- 
m ente  la p ro te t t r ic e  delle arti  e delle scienze, ma 
la dea dei m ecena ti  regnan ti  i quali v incendo  
ing ra t i tud ine  e ava r iz ia  tr ionfano  dell’ignoranza  
e per cui l’appogg io  da to  all’a r te  è u n  dovere  d ie  
costituisce u n  t i to lo  di gloria per il p rincipe .

Proseguendo ne ll’esame delle idee s c h ie t ta m e n 
te  um anistische  alla  cui espressione si è p re s ta ta ,
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nello s tudiolo  della m a rc h e sa ,  la forma della 
P s ichom ach ia  medievale, s a r à  i s t ru t t iv o  osservare  
p iù  a t t e n ta m e n te  il gesto di Venere, nem ica di 
M inerva . Questo s trano  ges to ,  e il velo che si 
gonfia  al ven to , m o s t ra  u n ’ev idente  analog ia  
tipologica  con la m an iera  in  cu i viene r a p p re se n 
t a t a  u n a  dea che si r i s c o n t r a  f req u en tem en te  
nel r inasc im ento . Si t r a t t a  de lla  F o r tu n a  «velata» 
sulla cui funzione nel p en s ie ro  dell’um anesim o il 
W a rb u rg  fornisce am pie in fo rm azion i .07 Egli c i ta  
anche  u n a  le t te ra  de lF ic ino  che  offre u n ’indicazione 
im p o r ta n te  in merito al d ip in to  in questione. Si 
t ra sc r iv e  qui appresso la  p a r t e  conclusiva della  
le t te ra  d ire t ta  a G iovanni R ucella i:

«Tenendo queste  cose di so p ra  t r a t t a te ,  ci acco sterem o  
a lla  seg re ta  e t d iv ina m en te  d i P la to n e  nostro , p rin c ip e  
d e ’ph ilosophi, e t fin irem o  la  p is to la  in questa  m o ra le  
sen ten z ia : che buono è c o m b a t te re  colla fo r tu n a  col- 
l’a rm i della p ru d en zia , p a z ie n z a  e t  m ag nan im ità . M eglio 
è r i tra rs i  e t fuggire ta l  g u e r ra ,  della  quale poch issim i 
h an n o  v itto r ia , e t quelli p o c h i con  in te lle ttu a le  ( in to lle 
rab ile ) fa tic a  et ex trem o  su d o re . O ptim o è fa re  collei 
o pace o triega, c o n fo rm an d o  la  v o lu n tà  n o s tra  colla 
su a , e t an d are  v o len tie ri d o v ’ella  accenna, acc iocché  
ella p e r forza  non tiri. T u tto  q u e s to  farem o, se s’acco rd a  
in  noi p o ten z ia , sap ienza  e t  v o lu n tà .  Fin is. A m en.»

Se la n o s t ra  ipotesi b a s a t a  su ll’affin ità  tipologica 
è g iusta  possiamo asserire che  Isabella  abbia  scelto  
la p r im a  t r a  le a l te rn a t iv e  del Ficino: quella cioè 
di c o m b a tte re  la F o r tu n a  co n  le a rm i della saggezza 
e con la forza dell’in te l le t to .  A bbiam o già a v u to  
occasione di incontrare  la  F o r t u n a  un ’a l t ra  v o l ta  
quale  nem ica  dell’a r te  e de l la  scienza, e precisa- 
m en te  nell’incisione della  V ir tu s  com busta .  Ma 
anche  quella volta , non  si p re se n ta v a  come la sola 
F o r tu n a ,  m a m ostrava  a n c h e  le sembianze della 
g rassa  Igno ranza .08 Nel q u a d ro  Mercurio v iene 
so s t i tu i to  da Minerva, e la F o r tu n a - Ig n o ra n z a  dalla  
V en e re -F o r tu n a ,  ma con la  presenza, so t to  la 
tu te la  di lei, anche dell’Ig n o ra n z a .  Se la F o r tu n a  
com pare  come dea dell’a m o re ,  simboleggerà anche  
la fo r tu n a  in amore. S e n t ia m o  infatti le querele  
che con tro  di lei m uove il M edici (Rime, X V I l ì ) : 01'

«Amor p ro m ette  d a rm i p a c e  u n  giorno 
e ten e rm i con ten to  de l su o  regno:

ro m p e  F o r tu n a  po i c iascun  d isegno, 
e d ’ogni m ia sp e ran za  m i d a ’ scorno.
U n  bel sem b ian te  d i p ie ta te  ad orno , 
fa  che co n ten to  a lla  m ia  m o rte  v egno ;
F o r tu n a , che h a  ogni m io bene  e sdegno, 
p u r  gli u sa ti  sosp ir m i lascia in to rno .»

D a q u an to  si è d e t to  f ino ra  a p p a re  già come il 
p ro g ram m a  della «Minerva che espelle i Vizi» sia 
m olto  p iù  complesso e molteplice  del P a rn a so  che 
può  essere classificato nella ca tegoria  del «giocoso». 
R iten iam o  anche possibile che alla  form ulazione 
del p rog ram m a ab b ia  co n tr ib u i to  ancora  u n ’a ltra  
sfera di concetti  re la t iva  all’e tà  d ’oro. E ciò in 
base  a due m otiv i:  l ’uno , la com parsa  delle V ir tù  
che r i to rnano  sulla te r ra .  R ico rd an o  le parole  messe 
da  Ovidio in bocca a Giano, nei F as t i :  (I .  247— 
250)

«Time ego re g n ab a m , p a tien s  q u u m  te rra  D eorum  
E sse t, e t h u m an is  n u m in a  m ix ta  locis.
N ondum  Iu s t i tia m  facinus m o rta le  fu g a ra t:
U ltim a  de Superis illa re liq u it hum um .»

Nel d ip in to  invece M inerva si è già messa ad  espelle
re i vizi dei m orta l i ,  e la Giustizia fa r i to rno  accom 
p a g n a ta  dal Coraggio e dalla  T em p eran za .  Si 
sp iegherà  forse col regno di G iano nell’e tà  aurea  
il fa t to  che è p roprio  lui che con l’a iu to  di Mercurio 
t iene lon tano  i vizi dal bo sch e t to  del dio Como. 
L ’altro  m otivo connesso con l’e tà  d ’oro è la scena 
del fondo: Deucalione e P ir ra  ricreano  l’u m a n i tà  
dopo che il diluvio universa le  aveva  som m erso la 
selvaggia generazione dell’e tà  di ferro. La presenza 
di (juesto m ito  m o tiv e rà  le fis ionomie um ane  
assun te  dalle nuvole . Ovidio descrive le terribili 
nuvole  ap p o r ta t r ic i  del diluvio personifica te  con 
dei l ineam enti u m a n i  (Met. 1. 264— 267). E ’ vero 
altresì che in Ovidio la coppia  cui Giove concede 
di sopravvivere  non  fa rà  r i to rn a re  l’e tà  d ’oro, 
m a d a rà  v i ta  alla generazione p resen te ,  al «genus 
d u ru m  experiensque laborum » (Met. I. 394— 
415). In  relazione al nos tro  q u ad ro ,  con l ’espulsione 
deivizi e il r i to rno  delle v i r tù ,  ad  essa v iene assegna
ta  u na  funzione p iù  degna: co m p ar irà  come sim 
bolo di una n u o v a  e tà  d ’oro, di una  r inasc ita ,  
nel m ondo ideale um anis t ico  racchiuso e n tro  le 
p a re t i  dello s tud io lo  di Isabella .
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