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I. 

L'autico   Oratorio  di S.  Maria  dello Spasimo 
e la chiesa 1)asilicale de! X secolo. 

fEL luogo ove sorge l'attuale chiesa di 
S.   Trinita   fii  giä   im' altra   chiesa 
od oratorio   dedicato  alla   Madonna 

detta dello S-pasimo o de' Tribolati. 
Quando fosse eretto e quäl forma 

avesse quest'oratorio nessuno JJUö dirlo con 
sicnrezza, quello ehe possiamo afferniare 
si e, ehe tra l'viii e il x secolo, esso 
venne affatto trasformato, se non comple- 
lamente distrutto, ijer costruirvi sopra una 
nuova e piü spaziosa chiesa, daUa ibrma 
delle antiche basiliche cristiane, come si 
vede dalla Cripta ed altri avanzi rimessi 
in luce in occasione del recente restaiiro 
di tutta la chiesa. 
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Fu forse a quest'epoca ehe la chiesa 
con la forma cambiö anche il suo titolo 
di S. Maria dello Spasimo in quello della 
SS. Trinitä; nia questo non possiaino asse- 
rirlo, e vi sarebbero anzi ricordi da farci 
credere ehe questo cambiamento aweniase 
molto piü tai'di. 

II. 

La  cliiesa   attnale   di   S.   Trinita 
e la sna trasforuiazioiie. 

ULLA metä del xiii seeolo an;-he la 
seconda chiesa fu demolita per dar 
luogo all'attuale bellissima chiesa di 

S. Trinita, molto piü grande e di forme 
architettoniche aflfatto diverse da quella. 

Si ritiene comunemente ehe autore di 
questo insigne tempio fosse Niccoia Pisano, 
celebre scultore ed architetto, al quäle sa- 
rebbe stato commesso per iniziativa dei Mo- 
naci Yallombrosani, ehe flno dall'xi seeolo 
sono alla custodia di questo sacro luogo, 
nel 1250. Ma il disegno del celebre archi- 
tetto  dovette   essere  in  parte   modificato 
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duraiite l'esecuzione, la quäle andö si a 
rilento, ehe soltanto uel xv secolo il tempio 
fu compiuto. 

I pregi architettonici singolarissimi, la 
decorazione splendida, le opere d'arte dei 
piü insigai maestri, fecero di S. Trinita 
Ulla deile piü belle chiese di Firenze, ammi- 
ratissiina da Michelangelo, ehe soleva itidi- 
carla col lusinghiero appellalivo di sua 
darna. E splendida dovette essere vera- 
mente, a giudicarne da quello ehe oggi 
rimane. 

Ma tutto eiö non valse a salvarla da 
quello spirito di trasfbrmazione, ehe disgra- 
ziatamente prevalse tra la fine del secolo xvi 
ed i primi del xvii. Anzi, lo strano gusto 
di sfoggiare marmi e pietrami, e dar di 
bianco, iu tale, ehe ad eccezione delle linee 
generali, tolse a S. Trinita ogni carattere di 
antiehitä; e fu miracoio ehe restassero in- 
tatte le famose pitture del Ghirlandaio nella 
cappella Sassetti, mentre tutte le altre, coni- 
prese quelle di Lorenzo Monaco nella cap- 
pella Bartülini, furono ricoperte di bianco! 
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in. 

II restanro di S. Tx'inita. 

li.Y ELL'ANNO 1881, la chiesa avendo estre- 
mo bisogno di essere ^esta^lrata e 
ripiilita, si pensö di fare un lavoro 

radicale per restituirla, in quanto era pos- 
sibile, al suo primitivo splendore. A que- 
sfeöetto si tecero pratiche presso il Jlini- 
stero della Pubblica Istruzione, onde fosse 
inscritta neiralbo dei monumenti nazionali, 
il ehe si ottenne faeilmente in vista dell'im- 
portanza specialissima del monumento. Lo 
stesso Ministei'o incaricö quindi il Protessore 
Architetto Giuseppe Castellazzi di presen- 
tare il progetto generale del restanro, ehe 
in massima venne approvato, e nel mese 
di Maggio del 1884 s'incominciarono i la- 
vori neue tre navate principali e cappelle 
annesse. Ma, per diverse questioni insorte, 
in seguito alle qiiali il progetto del Castel- 
lazzi subi varie modiflcazioni, il lavoro fü 
piü e piü volte interrotto, e soltanto nell'Ot- 
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tobre del 1890 si pote riaprire al culto la 
parte anteriore della chiesa, e dar principio 
al restauro della nave traversa o transepto 
e relative cappelle. Anche qui si aiidö lanto 
a rilento ehe vi si impiegarono piü di sette 
anai! Perö, la lunj^hezza fu largamente 
compensata dalla perfetta riuscita del la- 
voro, fatto con mirabile intelligenza e pre- 
cisione; e la chiesa fe stata ridotta in modo 
da far quasi dimenticare la snbita trasfor- 
mazione barocca, ed e statti di piü arric- 
ohita di opere d'arte pregevolissime. 

IV. 

Üirczione (tei  lavori 
Artisti — Contribnenti. 

A direzione dei lavori fu affldata, 
sotto la vigile sorveglianza della 
Commissione Conservatrice dei Mo- 

iromenti della Provincia di Firenze, prima 
al ricordato Prof. Castellazzi, poi all'Archi- 
tetto Prof. Comm. luigi Del Moro — am- 
bedue morti prima ehe i lavori fossero 
ftuiti, — coadiuvati efflcacemente da tutti 
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gli addetü all'Uüficio Regionale per la conser- 
vazioue dei moiiumenti, fra i quali, piü spe- 
cialmente, dai Signori Cav. Guido Carocci 
Ispettore dei Monumenti, ed uiio fra i pri- 
mi e piü zelanü promotori di questo im- 
portantissimo restauro, e dagli architetti 
Ezio Cerpi e Giuseppe Casteüucci, ehe 
hanno risolute iante qiiestioiii intürno a 
([uesto restauro, compiutosi finalmente sotto 
la immediata direzione di quest'ultimo. 
N6 vauno dimenttcati i nomi dei Signori 
ComDi. Prof. Giuseppe Poggi e Prof. Gae- 
tano Milanesi; ehe pure prestarono l'opera 
loro intelhgente. 

Nella esecuzione poi dei lavoro si di- 
slinsero, i Professori Cosimo Conti, Pietro 
Pezzati," Augusto Burclii e il Piitoro Dario 
Chini col suo nipote Galileo per la scoper- 
tura, ripulitura e riparazione degli aft'reschi 
ed il completamento delle decorazioni orna- 
mentali; il Sig. Edoardo Marcbionni, Direl 
tore dell'Opificio delle Pietre Dure, ed i 
suoi dipendeüti, per il restauro dei prcge- 
volissimi commessi e mosaici delle lapidi 
sepolci'ali, per la esecuzione di alcuni altari 
nuovi e restauro di  altri  ecc.: il valente 
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ornatista Zulimo Marucelli, per i lavori di 
scuJtura ornamentale; il Signor Maestro 
Giuseppe Ricci, per tutti i lavori di mura- 
tura da lui assunti ed abilinentc condotti; 
il Sig. Cesare LanfrediDi, per le belle can- 
cellate di ferro battuto, ehe chiudono la 
Cripta; e V Illustre Prof. Ulisse De Matteis, 
per il grande finestrone storiato dell'abside 
da lui disegnato e dipinto. 

Alla spesa, rilevantissima, del restauro 
ha provveduto il Ministero della Pubblica 
Isti'iizione, col concorso dei Monaei Tal- 
lomTbrosani e delle famiglie ehe avevano 
od hanno acquistato in questa occasione il 
Patrouato delle cappelle, e con generöse 
Offerte raccolte dal Parroco tra privati cit- 
tadini. 

Fra i geuerosi contribuenti a questa 
jrandiosa opera di restauro meritano spe- 
iale ricordo: S. E. 11 Principe Don Tom- 

'maso Corsini, tanto benemerito della Chiesa 
e Parrocchia di S. Trinita, il Marchese 
Pietro Bartolini-Salimbeni-ViTai, il Prin- 
cipe Piero Strozzi, il Conte Pier Pompeo 
e la Contessa Carlotta Dainelli da Bagna- 
no giä Masetti, ii Conte Giovanni Rucellai, 
il Marchese Ferdinando Lotteringhi della 
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Stufa, il Marchese Cesare Perrone e la 
sua signora Gioyaima Compagni, il Comm. 
Luigi Pisanij ii Barone Oiovanni Bicasoli 
Firidolfi, la Maichesa Caterina Bargagll, 
la Contessa Paolina Guiceiardini, il Conte 
Andrea Baldini, la Contessa Amicie De 
Larderel, 11 Conte cav. Luigi Sassetti e il 
suo iiglio Francesco, il Conte Domenico 
Crisolini-Malatesta, il Marchese Niccolini- 
Alamanni, il Comm. Tai da Verrazzano, 
il Marchese Cosimo Medici Tornaquinci, 
il Marchese Pietro Torrigiani, la Marchesa 
Ottavia Ginori, il nob. avv. Giovanni Ser- 
ragli, il Cav. avv. Ginseppe Tognozzi-Mo- 
renj, i signori fratelli Cremoneini, il signor 
Giuseppe Ricci, il Comm. Leader Teniple 
e la sua signora, la Signora Carlotta Tor- 
rigiani v.-^ Bartolotti, il Signor Luigi Ba- 
dossi, Signor Emilio Morozzi, ecc. ecc. 

Una lode speciale in fine va triljutata 
alla cara memoria del compianto Don Cam- 
millo Orsini, Abate-Curato di S. Triniia, 
ehe promosse quesf importante restauro, 
causa di tanti dispiaceri per lui e per 
altri - e chi scrive lo sa! - senza potersi 
addurre a vederlo compiuto. Col Curato Or- 
sini va pur ricordato il sagrestano converso 
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F. GioYacchini) Bondi, appassionato cultoi'e 
delle memorie di questa chiesa, ehe fu di 
grande   aiato  nella   ricerca  degli  aiitichi 
ricordi, e non poca luce apportö nella riso- 
luzione di tante qucstioni storiche e arti- 
stiche intoruo a questi restauri, quali nem- 
meno egli pote vedere coinpiuti. 

Ed ora, uiia brevissima descrizione 
di quest' insigne monumento, e di cio ehe 
in esso si trova di piü pregevole in fatto 
d'arte. 

V. 

Ocehiata ^euerale al Tempio. 

A Chiesa occupa una superficie di 
circa 1500 metri quadraü; ha tre 
navate principali di cinque campate 

ognuna coa altrettante cappella laterali e 
cinque di prospetto, di guisa ehe ha l'a- 
spetto di una chiesa a cinque navate, con 
archi e volte di sesto acuto; tre porte cen- 
trali ed una laterale, dalla parte di tramon- 
tana, nella nave traversa o transepto; una 
grande cappella, accanto alla porta di fian- 
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co, ehe serve ad uso di Sagrestia, e due 
altre cappelle piii piccole, di costruzione 
posleriore e diverse di stile, nelPabside, 
corrispoiidenti una alla porta della sagre- 
stia medesima, alla porta di iianco l'altra : 
ed una Cripta antica nel centro deUa mag- 
giore navata. In tutto 19 cappelle ed al- 
trettanti altari. 

II pavirnento, riportato al suo primi- 
tivo piano, e tutto di mattotü, e nel cen- 
tro dei vani fra pilastro e pilastro sono 
bellissimi lastroni sepolcrali cou stupendi 
lavori di iarsia in raarmi neri e bianclii. 
Gli scalini e i pilastri tanto delle navate 
ehe delle cappelle, sono tutti di pietra forte 
egregiamente lavorata, ed i capitelli dei 
pilastri, pure di pietra forte, sono ornati 
di bellissimi e svariati disegni e foglianii 
intagliati, gli archi di sesto acuto sono de- 
corati di cunei bianchi e neri; le volte 
hanno i costoloni adorni di finte tarsie po- 
licrome posti in mezzo da zone con variati 
lavori di deeorazione ornamentale, il tutto 
dipinto a buou fresco. J fmestroni ad areo 
trilobato e bifori, hanno le vetrate formate 
di piecoli eristalli a ocehio di bove con 
armatnre di ferro, e nel centro lo stemma 
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delle famiglie, giä ricordate, ehe hanno 
provveduto alla spesa delle medesime, ec- 
cettuato il gran fiaestrone absidale ehe ha 
magnifiei vetri dipinti a snialto eon ustione. 

VI. 

Ayaiizi  dell' aiitiea Facciata 
e deli'anlica Chiesa. 

^^Y^'^i"- "^'^^^0 della jjorta maggiore della 
chiesa, a sinistra entrando, e stato 
ritrovato e lasciato visibile iin sag- 

gio deir antica faccuita, ehe tatta o in 
parte sta certamente sepolta sotto la laecia- 
ta. attuale postavi dal Buontalenti nel 1593, 
e ehe dev'ess.er bellissima, sieeome appa- 
risce dalla pittiira ehe ne feee Domenieo 
Ghirlandaio nella cappella Sassetti. Cosi 
pure sono stati lasciati scoperii nella parete 
interna, ehe forma il tergo della facciata 
stessa, i pietrami e l'occhio della priniitiva 
chiesa, ehe ci danno una chiara idea della 
forma e grandezza di essa. Idea elie si 
completa osservaiido la Cripta, pure ninessa 
in luce, e posta a metä della chiesa attuale. 
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A qiiesta parete erano stati addossati 
due altari, ehe ora sono stall remossi, die- 
tro l'uno dei quali - parte destra entrando 
- fii trovato e conservato un dipinto con 
una singolare raffigurazione della SS. TRI- 

NiTÄ, rappresentata da Ire figure del Re- 
dentore in attitudini diverse e con diversi 
simhoii. Vi sono anche due lastroni sepol- 
crali antichi e lo stemma Sernigi, sotto il 
quäle fu posta la seguente memoria: 

Questo stemma Dei Sernigi ricorda ehe fu 
riniosso di qui nell'anno 188S Taltare di Bene- 
rtetto da Rovezzano dietro al quäle si trovö la 
presente Triiiitä ligiirata. 

vn. 

la Cripta. 

MPORTANTissnio e stato il ritrovameuto 
di questa parte delFantica chiesa, poi- 

^ ehe, sebbene nulla. abbia ehe tiare con 
l'attuale, serve a completare, con dati po- 
sitivi, quella ehe fu distrutta per la nuova 
costruzione, ed e fbrse l'unica scoperta di 
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questo   geneve  ehe   siasi   fatta   nei   nostri 
tempi. 

Si  trova  questa cripta  nella  navata 
mago-iore  della chiesa, verso la metä, ma 
11011 perfettamente nel centro, perche Tasse 
deirantica chiesa e piü verso il lato di mez- 
zogiorno, e vi si accede per mezzo di una 
scaliiiata circondata da una bella cancellata 
di   ferro   battuto,   eseguita   a   imitazione 
dello   splendide  caiicello ehe chiude la Cap- 
pella Bartolini, dal magnano Cesare Lanfre- 
dini nel   1890. A metä di questa   scala si 
vede da' due lati il piano deirantica chiesa, 
i lasci delle colonne di verde di prato, con 
le scalinate per le quali si sahva sulla tri- 
buna. Un altro oancello, pure di ferro bat- 
tuto eseguito sul medesimo stile dallo stesso 
untere, con gli stemmi  delFAbate Yallom- 
brosano  Don  Silrano Bossi, a  spese  del 
quäle fu fatto, chiude la porta  dMngresso 
della cripta; la quäle ha, si puö dire, tre 
absidi, ed e formata da piccole  volte  sor- 
rette da svelte e graziöse coloimine, parte 
di pietra, parte di verde di Prato. A man 
destra entrando, si vede un muro di costru- 
zione molto piü antico det rimanente, ed e 
forse questo un avanzo del primitivo oratorio 
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di S. Maria dello Spasimo ; si potrebbe cre- 
dere del vi o del vii secolo. Alla sinistra e 
una piccola flnestrina, cheanticamente dava 
sulle sponde deH'Ärno, con diie ferri incro- 
ciati, antichissimi. Un altarino alla roinaiia, 
posto fra (juattro colonnine, completa que- 
sta singolarissima cripta, ehe detnrpata 
nel XIII secolo per causa della fondazione 
dei nuovi pilastri, fu prima adibita. ad uso 
di sepoltura ed ossari, poi per impedire 
ehe venisse spesso invasa dalle inondazioni 
deir Arno, riempita interamente, ed ora 
flnalmente ridotta al sno pristino stato. 

E passiamo alle cappelle comiiiciando 
dalla prima della navata minore a destra 
enlrando. 

AUL 

Cappella di S. Benefletto* 
(GiANFIGLIAZZI,   Ora  L0TTER1^"GHI  DELLA  STI"FA) 

rß\ UESTA Cappella  dedicata  a  S. 15F.NE- 

^V  DETTO, fu dei  Signori Gianflgliazzh 
^   ehe la oüennero  dai VallombrosaiiL 

prima di avere 11 patronato della Cappella 
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Maggiore, e la dotarono e fecero abbellire 
di pittiire. Ma in s^uito fu del tutto tra- 
slbrmata coii gravi pietrami di gusto ba- 
rocco, perö benissimo lavorati, e costitiienti 
un insieme artistico assai interessante. 

Nel restauro fatto Tanno 1889 a spese 
del j\[arehese Ferdinando Lotteringhi della 
Stafa, quest'ultima decorazione fu lasciata 
intatta nell' interno deJla cappella riducen- 
done perö Tarco a sesto acuto, sopra de! 
quäle, nella parete esterna, fu scoperto un 
importante affresco, di scuola fiorentina, 
raa di autore sconosciuto, raffigurante San 
BENEDETTO in mezzo al roveto di Subiaco, 
ed alcune badie da lui fondate. Un altro 
importante affresco di scuola Giottesca, fu 
ritrovato in un vano della parete destra, 
neir interno della cappella, nel quäle e 
rafflgurato il Vescovo S. Osimo ciie comu- 
nica S. Maria Egiziaca, e nell' inibotte del- 
rarco, ehe forrna 11 vano, sono alcuni vaghi 
angioletti, ma in parte, disgraziatamente 
deturpati. 

Sull'altare, entro un tabernacolo chiuso 
da cristallo, e un Crociflsso, detto della 
Provvlden:;a, scultura in legno della fine 
del XIV secolo. 
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Sotto 1' altare  stesso  si  legge  questa 
iscrizione: 

FERDINANDUS ' DE ' LOTHARINGIIS " ANGELI 
ET • ALOYSIAE • GUICOIARDINIAE • FILIUS 

PATR. • FLOR. • EQUES * ET " MARCHIO ' ilON- 
TISDOLU • COMES ' SANCTI * lANUARII " A 
OAMPO • LEOKXS ' AltBAS " COMMENDATAHIUS . 
SACELLUM • HOC ' OIANFILIATIAE * GENTIS " AD 

MAIOREM • BEI ' GLORIAM " ET ' IN ' HONO- 
REM • SANOTI • ÜENEDICTI " IXSTAL'RANDL'M 

CURAVIT. 
ANNO • SALUTIS • MDCCCLXXXIX. 

E nella parete sinistra della  caiJpella 
vi 6 quest'altra: 

D.  0. M. 

D. FRANCISCUS RASI - PATRITIUS ARETINUS - 
PRAELATUS VALLUMEROSANUS •• OMN'IGENA LI- 
TERATURA - DICENDI FACUNDIA - MORUM PRAE- 
STANTIA CLARrS - THEüLOGIAE MYSTICAE SA- 
PIENTIA, EXPERIENTIA PRAEDITUS - MIRIFJCO 
IN lESUM FERVENS A3I0RIS IGNE - ET ERGA 
PROXIMOS - IN QUORUM PROCURANDA SALUTE 
- CONSUMMATÜS IN BREVI - OfillT IV. NON. 
DECEMB. - ANNO P. C. N. M.DC.XXTLII - AETATI3 

SUAE   XLT. 

-<i®e^ 
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IX. 

Cappella <li S. GiOTauui ßattista. 
DAVIZKI poi EoNcosi 

ora BARTOLINI-SäLIMIIESI-VivAi. 

UL  frontespizio  esterno,   fram ezzo  a 
-^   semplici  decorazioni   ornamentali,   e 
'-^^   il solo   stemma  dei Davizzi, ehe f'ti- 

rouo i prjmi  patroni   di   questa   cappella, 
eretta suUa fiiie del xiv secolo, e dedicata 
al  Precursore S. Giov. BATTISTA e a SAN 
NiCCOLÖ. 

Xel 1021 fu concessa alflsico GiOTanni 
Ronconi, ehe nel 1645 la fece con gran di- 
spendio adornare di ricehi pietrami, fjuali 
ancora si vedono nell' interno della cappella. 
In quest'occasione andarono perduti tutti 
gli antichi affreschi della prima decora- 
zione. 

Spenti i Ronconi nel 1741 la cappella 
passö alla famigiia Ruspoli, da questa nei 
Tiyai e finalmente per ereditä, nel Mar- 
chese Pietro Bartolini - Salimbeni - Vivai, 
ehe a proprie spese la fece restaurare l'anno 
1890. 
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Siillaltare eiina tela del Cav. Currado, 
raffigurante S. Giov. Battista ehe predica 
alle turbe; e sotto, questo marmoreo ricordo: 

AEDEM PATRONIS COELESTIRUS SACKAM - lOAN- 

NI ET NIOOLAU - yL'AM ANNO REDITC ET FÜN- 
BO - EQUES NICOLÄUS RONCONIU.S - BAHPTOLE- 
MAEUS RUSPOLIVS RONCONIUS - LIBERALITER 
DITAVERUNr - NOBILISSIMA HORUM GENTE 
EXTINCTA - PETRUS BARTOLIXIUS .SALIMÜENIUS 

MARCHIO - PETRl VIVAI EX TESTAMENTO HERHS 
- AN. JI.DCOC.LXXXX - ELEGANTIORA EXTEM- 

PLA SEQL'I PROHIBITUS IN HANG EORMAM IN- 
STAURAVIT. 

Nel pavimento, sotto lo steiniua Ron- 
coni, si legge: 

lOANNES RONCONI PHYSICUS CIVIS FLORENTI- 
NÜS FERDINAND! II MAGNI DUCIS ARCHiATER 
S. STEPHANI EQUES QUI CURANDIS CORPORIR. 
SEXCENTA RpCIPE DEDERAT ID UNUM SIK! 
POSTERISQ. SUIS SANÜJI PKAESCRIPSIT RECIPE 
RES HAERES lESÜS ANIJIAS HAEC CORPORA 

TERRA MDCXLV. 
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X. 

Cai)pella di S. Lnca. 
(SERCJALLI DA PETROGXANO, ora PISANI) 

I disse anche la cappella della Ca- 
pannuccia, perche ogni anno vi si 

'^^ soleva rappresentare con figure di 
plastica, come si usa, la Nativitä di N. S. 
GESF CRISTO _; ed anco : la cappella della 
Crocetta, perche lui tempo fu concessa 
alla Comimgnia di questo nome, dei Padri 
Trinitari del Riscatto. (Davanzati, ms.j 

Fu edificata nel 1363 per Testamento 
di 8er Ciallo di Ser Dino da Petrognano, 
ehe fece erede di tutti i suoi beni il ntona- 
stero di S. Trinita. Nel 1550, i Monaci la 
concessero ai Sernigi, poi, nel 1598, alla 
suddetta Corapagnia della Crocetta, ed ulti- 
mamente al conipianto Comm. Luigi Pi- 
sani, ehe a sne spese la fece ridurre, con 
seniplice decorazione eseguita dal Pittore 
Dario Chini, alla forma primitiva togliendo 
Paltare con tutta la decorazione harocca 
sovrappostavi nel 1667. 
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II motlerno altare, fatto sul carattare 
del XIV secolo, ha una tavoJa di Neri di 
Bicci, veniita dalle RR. Gallerie di Firenze, 
ehe rafflgura la Madonna in trono col bani- 
bino Gesü in braccio, framezzo alle Sante 
Caterina e Barbara ed ai Santi Niccolö di 
Bari e Andrea. Nel gradino, o predella, e 
nel centro la pietä e dai lati sono, La 5'Ia- 
ilonna, S. Maria Maddalena e Pangelo San 
Raffaele da un lato e daiPaltro S. Giovanni 
Evangelista, S. Francesco e S. Sebastiano. 

Sulla parete esterna vi e soltanto lo 
stemma Sercialli. 

XI. 

Cappella della SS> Annnnziata. 

(BARTOLINI-SALIMBENI) 

opo quella dei Sassetti, questa cap- 
pella della SS. Anminziata, e la piü 
bella di questa'chiesa. Fu cretta nel 

XIV secolo, ed appartenne sempre alla cele- 
bre famiglia Bartolini, ehe tuttora la pos- 
siede, e ehe la fece splendidamente adornare. 





^1^ 
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K ricordo com' essa fosse tutta dipinta 
da Don Lorenzo Monaco Camaldolese, degli 
Aiigeli di Firenze e, dicesi, discendente dalla 
stessa famiglia Bartolini. 

Sulla flne del secolo decorso anche 
qiiesti affreschi, gli unici ehe si conoscono 
di qiiesto celebre monaco, furono come tanti 
altri ricoperti di bianco, e pare quasi incre- 
dibile ehe si siano potuti consorvare cosi 
come ora si vedono. In fatti, risooperti dal 
Prof. Augusto Burchi a spese deirattuale 
Patrone Marchese Cav, Pietro Bartolini- 
Salimbeni-Yivai — ehe e stato uno dei piü 
zelanti propugnatori del restauro di S. Tri- 
uita e vi ha speso cospicue somme — questi 
affreschi, ehe rappresentano vari fatti della 
storia della Vergine, conservano quasi intatte 
le due grandi storie, rafflguranti una lo 
Sposalizio della Vergine con S. Giuseppe, 
Faltra il suo glorioso transito, ehe occupano 
le due pareti laterali e ehe sono ammirabili 
per grandiositä di composizione, purezza di 
disegno e gaiezza di colore. Ben conservaü 
del pari sono i quattro profeti dipinti nelle 
volle, ed i Santi Giovan Battista, Bartolom- 
meo, Paolo e Giovanni Evangelista, ehe 
appaiono  entro eleganti edicolette architet- 
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toiiiche neirimbotte deU'arco, eTAssunzione 
al cielo della Madonna, in mezzo a due 
Angeli, dipinta siilla fronte esterna dell'arco 
stesso, sopra allo stemma Bartolini. 

SuH'altare e tuttora l'antica tavola o 
ancona tricuspidala iiella quäle e dipinta 
per mano dello stesso Don Lorenzo su fondo 
d'oro l'Annimziazione della Vergine. Nella 
base sono quattro piccole storie ehe rap- 
presentano: la Visitazione, la Nativitä, TAdo- 
razione dei Magi e la fiiga in Egitto. 

Nel mezzo della cappella sotto l'arme 
della famiglia patrona col motto « Per nou 
dormire, » si legge: 

BARTHOI.OMEUS • ET ' SALIMBENES ' LEOXARDI 
FILII • ItARTHOLINI " EX " EA • STIRPE ' SALIM- 
BEXIORUM • QL'AE ' AN ' CIRC. M.CC.L. • INTER 
MOTUS • FACTIONUM " CITILIUM • SENIS ' EIE- 
CTA • IN . FIDEM . ATQUE . IN " CIVITATEM 
FLORENTINORUM " RECEPTA " EST " PATRIA 

VETERE • PER . SALIMBENEM . PROAVUM AMISSA 
ET • NOTA • PER " BARTHOLINt'M " ATUM . COM- 
PARATA . TEMPLUM " CONLATA ' PECUNIA . AM- 
PLIÄNDTJM • ET ' SACELLUM ' GENTILITIUM CUM 
MONUMENTO " FACIEND. " CURAVERUNT * CUI 
SA CELLO • PRAEDIUM • ApTRIl!L"ERUNT " NOMI- 
NE "TCTELAE-ET •SACRORUM .ANNO . MCCCCVII 
FILII • MAROHIONIS ' ZENORII , BARTOLINI . QUI 
ET " SALIMBENirS . EQUITIS . STEPHANIANI 
TRIBUM  •  sriL • IN  ' ESERCITU  '  CAROLI   '    VI 



—...„..^^^^i-^^,,^.^«^,^,^^,.^,.^,^,^^^^ 
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AUe • MARCH.  '   ALAMANNÜS   .   CUBICÜLARIUS 
FP.ANCISCI • I • lOSEPHI * II ' AUGG. ' ITEMQ. 
PETRI • LEOPOLDI • AUSTRIACI ' M " D " N * ET 

SIARCHIONES . PETRUS" FRANCISCUS ' ET " lOAN- 
NES • ERATES " EIUS ' LOCTJM " MARMORE 
AI'ORKAVERUNT ' ET " SCRIPTURAM ' ADDIBE- 
RL'NT • AD • MEMORIAM * ÜRIGINIS ' SUAE 
irRISQUE • PATRONATUS ' POSTERITATI ' CON- 

SERVANDAM  * ANNO  ' M.DCC.LXXXIV. 

E nella parete destra sotto la storia 
dello Sposalizio della Madonna, a memo- 
ria deirultimo  restauro  della cappella, fu 
scritto: 

AEDEM   GENTIS    SALIMEENIAE   -  ]N   HONOREM 
- MARIAE DEI PÄRENTIS DESIGNATAE - BAR- 
THOLEMAEO ET RALIMüENE FRATIHÜ-S - AN. 
M.rrc.T, - NüVO EXORNATAM OULTU AC PICTU- 
RIS - LAURENTII WONAOHI AH ANGELI.S - PRAE- 
DIOQUE - ADDITO AD SACRUM QUOTIDIANVM - 
SOLENNEMQUE PATRONAE DIEJI   CELEIiRANDUM 
- PETRUS   liARTDLINIUS SALIMIJENIUS    VIVAIUS 
- MARCHIO - ANNO - M.D.CCC.LXXX.YII. - FELICI 
AU.su PER AUGirSTUM I5URCH1UM - OPERIlilTS 
UDO ILLITIS IN PARIETE DETECTIS - ANIMO 
CONTRA   DISSIDENTES   INVICTU  -  IN  PRISTINUJI 

DECUS   RESTITUENDAS   fURATIT. 

Finalmente, uno splendido cancello di 
terro battuto di puro stüe fiorentino del 
XV secolo con ricco fregio superiore a fluis- 
simi trafori, attribuito a Ittanfredl di Franco 
da PUtoia, chiude questa ricca cappella, 
unica di questa chiesa ehe abbia il cancello. 
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xn. 

Cappella di S. Niccolö e S. Torello, 
(Degli ARDINGHELLI, ora dei VALLOMBROSANI). 

's Niccolö A rdinghelli discendente cla 
illustre famiglia fiorentina, ehe aveva 

^ le sue case in Parione, • fondö e dotö 
qiiesta cappella dedicata a S. Niccolö e poi 
a S. Torello, Eremita Vallombrosano. Alcuni 
dicono ch'essa fosse tutU dipinta da Don 
Xorenzo Monaco, il quäle vi avrebbe etfi- 
giato vari ilUistri personaggi, tra i guali 
Dante e Petrarca, altri invece vogliono ehe 
la dipingesse Giovanni di Francesco To- 
scani o Tossicani. Ghiunque fosse rautore 
di quelle pitture, e certo ch' esse andaron 
lutte perdute per il solito strano gusto di 
stucchi e pietrami, dai quali anche questa 
cappella fu sovraccaricata e del tutto tra- 
sformata. Nel restauro fatto nel 1888, si 
ritrovö soltanto una Pietä, dipinta in un 
vano della parete destra, dove fu giä un 
cassone sepolcrale, ed im S. Niccolö, fra- 
mezzo a diie angeli, suUa facciata esterna 
sotto le volte della navata  miiiore,  e  ehe 
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credesi proprio di Don Lorenzo. L'attuale 
decorazione fii fatta a spese dei Monaci 
Vallombrosani, dal Prof. Angusto Biirchi 
e suoi allievi. 

In questa cappella si ammira una tra 
le piü belle opere di scultura italiana, la 
parte principale, cioe, dello stupendo ino- 
numento marmoreo ehe doveva sorgere in 
onore di S. Giov. Gualbei'to, Patrizio Fioren- 
tino e Istitntore dei Jlonaci Vallombrosani. 
Quest'opera insigne, ehe a detta degli sto- 
riei fece stupire Firenze, fu ordinata nell 505, 
dal P. Generale Don Biagio Milanesi al 
famoso sciütore Benedetto da Rovezzano^ 
il quäle vt lavorö con molti garzoni dieci 
anni continui con grandissimo dispendio 
della Congregazione Yallombrosana, la quä- 
le poi, invece dei piacere di vederla inessa 
completaniente al suo posto, ebbe il grave 
dolore di vederla in gran parte dispersa e 
barbaramente deturpata. La parte princi- 
pale, quella destinata a contenere Tarca 
füneraria, venne in S. Trinita, ed i Ser- 
nigi ne fecero un altare in onore di San 
Dionigi, ehe collocarono in fondo di chiesa 
accanto alla porta maggiore, da dove renne 
([ui traslocato nel 1888. 
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Su qiiesto splendido altare e una pre- 
gevole tavola, cou gradino dipinto, di Tom- 
maso Manzoli, detto Maso da S. Friano, 
rappresentante ]a Resiirrezione di Gesü Cri- 
sto, coi Santi Dionisio e Sel)astiano. 

Nel vaDO della parete destra di questa 
cappella, e il ricordo del restauro, idtima- 
mente fatto ehe dice: 

QUEST'ANTICA CAPPELLA  DEGLI ARBIKGHELLI 

- DEDICATA A S. NICCOLö E POI A S. TORELLO 

- FU DIPIXTA  DA  LORENZO  MONACO VERSO 

L'ANNO   MCCCC  -  E  DETURPATA INTIERAMENTE 
KKL   SECOLO   XVII   -  I   JIGNACI VALLOMEROSAXi 
- FECERO RESTAURACE L'AXNO MDCCCLXXXVIII 

- E  (JU[ PU  TKASLOCATO -   L'AL'J'ARE DI BEKE- 
DETTO  DA    ROVEZZAKO    -    CIIE   STAVA   ALL'IN- 

GRESSO DEL TEMPIO. 

xni. 

Stanza delle Seggiole - Porta T-aterale -Organo. 

^Y^ALLA cappella Ardinghelli, ehe ha due 
" KJ lati vuoti, si entra nella nave tra- 

C^ versa o transepto delia chiesa, e 
subito si ha una porticina sulla quäle e 
ripetuto lo stemma Ardinghelli ehe si vede 
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SU gli archi della cappella e c'ella navata 
minore destra. Questa, porta mette in una 
piccola stanza (ehe oggi serve per tenerci 
le seggiole ad uso della chiesa), nella quäle 
nulla e da osservare. Aaticamente fu forse 
adlbita anche ad uso di Sagrestia, o di 
stanza mortuaria, ma di ciö non si lianno 
sicuri ricordi. 

Accanto a questa e la porta laterale 
della chiesa, per la quäle si esce in via di 
Parione ];)erccrrendo un vestibolo o anti- 
pOL'to, nel quäle sono alcune autiche urne 
sepolcrali con diversi stemmi e aifreschi. 

Sopra alla porta laterale e TOrga- 
no, fatto nel 1571 da M." Xoferi (Onofrio) 
e da Maestro Giov. Battista di Giov. Paolo 
da Cortona. 

Salita la scalinata aquattro plante, ehe 
mette alle eappelle (Sassetti e Doni) di pro- 
spetto, si ha una bella porta marmorea, 
flnamente disegnata e lavorata, ma ehe 
manea della cuspide come richiederebbe lo 
Stile, per la quäle si entra nella attuale 
sagrestia. 
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XIV. 

Sag^i-cstia o Cappella dei Saiiti Onofrio e Niccolü. 
{STROZZI, RAMO DI PALT.A) 

N questa cappella, ehe h la piü grantle 
di tutte Taltre della Chiesa, dalia quäle 
e si puö dire separata e eome facente 

parte a so, era anticamente il Coro dei Mo- 
naci per la notte. Nel 1G98, tolti gli stall! 
dei Coro vi furono posti, a cura di F. Neri 
Guasti coiiverso vallombrosano, grandi ar- 
inadi di noce per custodirvi gli arrerti e pa- 
ranienti Sacri, e nella retro cappella furono 
iatti i banchi per pararsi; e l'una e l'altra 
servirono e servono tuttora ad esclusivo 
uso  di Sagrestia. 

Fu fondata questa cappella nel 1421 
per testa.mento di Onofrio Palla di lacopo 
degli Strozzi dal suo figlio Palla, ehe vi 
fece la sepoltura per se e suoi discendenti 
direlti, la dotö e fece sontuosamente abbel- 
lire con moniimenü e pitlure. :Ma anche ad 
essa fu dato di bianco e non essendosi ancora 
provveduto al restauro necessario, come si 
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e fatto per tutte le altre, non sappiamo 
quali tesori siano sepolti sotto lo scialbo. 
E perö unanime il desiderio ehe presto aiiche 
gli affreschi di questa cappella-sagrestia 
siauo rimessi in liice, come e stato rimesso 
lo stupendo MONUMENTO del suUodato Oao- 
frio Palla Strozzi, posto nel muro ehe divide 
il primo dal secondo vano in prossimitä 
deir Altare, visibiie da ambedue le parti. 

Oltre questo stupendo rnonumeiito, e 
da osservarsi anco il hei pavimento antico, 
di maroio bianco e nero, ehe pure merite- 
reblje di essere presto restaurato. 

L'Altare eon la Pietä, stato qui tra- 
sportato ultimamente dalla cappella Sassetti, 
lo fece e donö alla chiesa Vittorio Barbieri 
nel 1743. 

La menioria della fondazione e dota- 
zione di quesla cappella, e posta nel pila- 
stro a sinistra per salire al piano dov'e 
iaitare e dice cosi: 

ANNO MCCOCSVI HAKC CAPPELLAM SANCTIS 
HONOFRIO ET NICOLAO DEDICATAM TESTAMEN- 
TO CL. VIRI HONOFRII FALLE DNI lACOBI DE 
STROZZIS MAGN. EljUES PALLAS ElUS FILIUS 
PERFICIENDAM GFRAVIT ET PRO OELERRATIONE 
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QUOTIDIANARUM MISSAIiUM ET TIICTORUM SAN- 
CTORUM FESTO QÜOTANNIS SOLEMNITER OELE- 
HRANDO DUOläUS MILIKVS FLORENORU.M MONTLS 
COMUNIS DOTAVIT ITA UT ^'E^IO PRAETER DE- 
SCENDENTES  EARIIM  IN EA  SEPELLIRI POSSINT. 

E torniamo in chiesa. 

XV. 

Cappella (1i 8. Francesco. 
[SASSETTI). 

^' la prima delFAbside dalla parte destra 
entrando, accanto alla Sagrestia, ed 
e la piü bella di tutte. 

I ricordi del Monastero dicono, ehe fln 
dalla sua origine fu dedicata a S. Fran- 
cesco d'Assisi e Tebboro i Fastelli o Petri- 
boni spenti i quali, i Monaci la concessero, 
vcrso il 1480, a Francesco di Tomtnaso 
Sassetti, ehe Ja dotö e superö tutti gli altri 
patroni nel farla splendidamente adornare 
come ancora si vede. 

Ginliano da S. (Jallo scolpi le pietre 
ehe formano il lambri delle tre pareti, ei 
due cassoni sepolcrali, di marmo nero, ehe 
eontengono le ossa di P^anceseo Sassetti e 

<j 
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di Nera sua moglie; e Domenico Ghirlan- 
daio fece ie stupende pitture ehe adornano 
tutta la cappella e ehe formano rammira- 
zione di quanti le   vedono. 

Rappreseutano esse i principali fatti 
della vita di S. Francesco, e cioe nella pa- 
rete sinistra, quando il Santo rifiuta Tere- 
ditä di Bernardone, si spoglia di tutto e 
si fa frate, e quando nel monte dell'Al- 
vernia riceve le stimate. Xella parete een- 
trale in due qnadri, ehe mettoao in mezzo 
la tavola dell'altare, l'autore ritrasse Fran- 
cesco Sassetti da una parte e Nera sua 
mogJie daU'altra: sopra, la piazza e il ponte 
a S. Trinita con Tanticafacciata della chiesa, 
il palazzo degli Spini ed altri, e S. Fran- 
cesco ehe apparisce in alto e resuscita un 
fanciuUo posto su un cataletto. 

Nelie nioite figure in abito deU'epoca, 
ehe si vedono in questo qnadro, ritrasse i 
flgli di Francesco Sassetti, alcime leggiadre 
donne della sua casa, e pareechi illustri 
personaggi del suo tempo tra i quali, 
Maso degli Albizzi, Angelo Acciaioli, Palla 
Strozzi ecc. 

Neirultimo spartito, ehe corona questa 
parete eentrale, fece S. Francesco quando 
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si preseiita" al Papa, seduto in trono e 
circondato da'Cardinali, per ottenere l'ap- 
provazione della sua regola. Xella parete de- 
stra, fmalmente, e S. Francesco morto, e 
intorno im vescovo e molti frati ehe gU can- 
tano le esequie. Nella volta dipinse quattro 
Sibille, ed una nella parete esterna della 
cappella. 

Fece anche la^slupenda tavola a tem- 
pera, dell'altare, rappreseutante la Nativitä 
di Cristo, nella quäle ritrasse se stesso, 
tavola ehe fu levata in un colFaltare nel- 
ranno 1743 per collocarvi — non si sa 
con quäl gusto! — l'altare con la Pieta 
del Barbieri, attualmente in sagrestia, e 
messa dapprima sult'altare della Sagrestia 
medesima fu poi trasportata nella R. Gal- 
leria delle Belle Arti, Nel 1896, essendosi 
ricostruito il nuovo altare suUo stile antico 
di marmo bianco con quadroni di porfido e 
zona di serpentino, egregiamente lavorato 
nel Pv,. Opificio delle Pietre Dure soxto l'a- 
bile direzione del Sig. Edoardo Marchionni, 
la tavola per disposizione Ministeriale do- 
veva essere ricollocata al suo posto su 
quest'altare, ma poi, mutato parere, fu de- 
ciso di farne una copia, la quäle si spera 
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possa essere presto eseguita e messa al posto. 
AUa spesa occorsa per il nuovo altare 

ed altri lavori fatti iaternaüiente ed ester- 
oamente a questa splendida cappella con- 
corse con generosa offerta Tattuale Patrouo 
Coiite Cav. Lnigi Sassetti e il di lui figlio 
Francesco, e per memoria, oltre gli stemmi 
gentilizi scolpiti uelle fiaiicate delF altare vi 
fu posta dietro questa iscrizione: 

QL'ESTA CAPPELLA FONDATA DA FRANCESCO DI 
TOMMASO SASSETTI L'AN^'O MBCCCLXXXVl FC 
RESTITUITA ALLA SUA PRISTIXA FORMA COL 
CÜNCORSO DELL'ATTUALE PATRONO CONTE LUIGI 

SASSETTI E DEL FlGLlO FRANCESCO L'ANNO 

MDCCCSCVL 

Xella parete esterna sopra allo stemma 
Sassetti, eseguito in terra della Robbia, e 
la Sibilla Tiburtina in atto di fare adorare 
tfesii Cristo dair Imperatore Ottaviano, au- 
ch'essa dipinta da Domenico Ghirlandaio: 
e su! pilastro dipinto, ehe fa seguito a 
quelle di pietra, e un David dello stesso 
autore, con la dedica: 

SALUTI PATRIAE  ET CRISTIAXAE  GLORL\E 
E.  S.  S.  F. 
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XVI. 

Cappella di S. Paolo. 
{CoMi, poi Doxi, ora BELLä CHIESA). 

^^ccAXTO alla cappella Sassetti e pros- 
sima alla inaggiore e la cappella 
dedicata a S. Paolo. Ebbe divers! 

patroni e ricadde sempre alla chiesa, ehe 
tuttora la possiede. Tra i vari patroni si 
ricoi'dano: i Comi, i Doni, dei quali ritenne 
il nome, ed essendovi sopra lo stemma dei 
Ficozzi, e da credere ehe appartenesse au- 
che a loro. Doveite esserc come tutte le 
altre dipinta, ma iion si sa da chi, e nulla 
si e ritrovato, internamente, da poterlo ai-- 
guire. Se quel ehe dice il Yasari, cioe, ehe 
Giovanni da Ponte dipinse tra Taltre « una 
delle storie di S. Paolo accanto alla cap- 
pella maggiore, dov^e il sepolcro di M. Paolo 
Stroiogö » dovesse intendersi di questa cap- 
pella, si potrebbe ritenere ch'essa fbsse 
stata dipinta da qaelFautore. Ad ogni modo 
queste pitture nelllnterno della cappella 
vennero affatto distrutte quando essa fu 
rimodernata e messa a stucchi e dorature. 
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Nel restauro ultimamente compiuto a 
spese del Parroco della chiesa, la cajjpella 
e stata ridotta aiia sua forma primitiva 
con bella decorazione incominciata dal com- 
piaalo Pittore Dario Chini e proseguita dal 
Nipote di lui Galileo Chini. In quest'occa- 
sione e stata qui collocata Timraagine deJ 
SS. CROciFisso, detto di s. GIOY. CTT-ALBERTO, 

ehe dalla cliiesa di S. Miniato, nel 1671, fii 
traslerita in questa di S. Trinita, e posta 
sullaltar maggiore, dove e stata fino al 
presente restauro. 

Questa sacra immagine, dipinta su ta- 
vola, e Opera antichissima dl ignoto autore; 
si üene sempre chiusa, e non si scopre ehe 
una volta alFanno, la sera del Venerdl 
Sanlo, e in poche altre circostanze speciaii. 
La cornice a cassetta, entro la quäle si con- 
serva, e stata lavorata dall'intagliatore Ba- 
silio Rangoni a spese del converso Yallom- 
brosano F. Vincenzo lUannueci. 

-o@«- 
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xvn. 

Cappella Majfgiore e Altare della  SS.  Trinitii 

(GlANFIGLlAZZI, ORA BELLA   CHJESA). 

I accecle a questa maggiore Cappella, 
^^© ehe corrisponde alla navaia centrale 

'^f' della chiesa e ne costituisce VAbside, 
per mezzo di una bella scalinata a sette 
plante e tre facce, tutta di pietra forte egre- 
giamente lavorata. 

L'ebbero dal Monaci Vallombrosani, 
nel 1563, i Signori Gianflgliazzi, ehe la 
dotarono, vi stabilirono la loro sepoltnra, e 
Ja fecero tutta dipingere da Alessio Bal- 
doTinetti, pittore rinomatissimo e loro ami- 
co. Egli vi lavoro con ammirabile pazienza 
per molti anni rappresentandovi in gran- 
dios! quadri belle storie Bibliche, con vari 
personaggi del sno tempo. Ma questi im- 
portantissimi affreschi andarono sventura- 
tamente perduti in' tiitte e tre le pareti, 
e restano soHanto quelli della volta, dei- 
Fareo e delle diie lunette delle pareti la- 
terali, oggi rimessi in luce. 
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Narra il Yasari, ehe il Baldovinetti 
per rinforzare queste sue pitture, inventö 
uua certa vernice o mistura fatta con rossi 
d'ovo, credendo ch'essa avesse anche a sal- 
varle dairumiditä. Ma s'ingannö, ed ebbe 
Teffetto contrario; poiche, per esser questa 
mistura troppo forte le fece tiitte scrostare, 
e da ciö la loro perdita. 

II Baldovinetti fece anco la tavola per 
Taltare, rafflgurandovi la SS. Trinitk sotto 
un gran manto con una gloria di angeli 
e due santi, Benedetto e Giov. Gualberto, 
in ginocchioni. Questa tavola remossa al- 
l'epoca della trasformazione deU'altare, fu 
poi trasferita nella Galleria delle Belle Arti, 
dove attualmente si trova. Prima della ta- 
vola del Baldovinetti, ve n'era un'altra di 
Cimabue, rappresentante la Madonna in 
campo d'oro col Bambino Gesii, e molti an- 
geli con vari strumenti in mano. Anche que- 
sta si trova presentemente nella suddetta 
Galleria delle Belle Arti. 

Nel 1569, fatti i nuovi stalli del coro, 
e tolti i vecchi dal mezzo di chiesa, dove 
stavano fin da antico, si collocarono in que- 
sta Cappella Maggiore, dove tuttora si tro- 
vano, e l'altare dal fondo della cappella fu 
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trasportato avanti sotto il grand'arco, ri- 
manendo dietro di esso il coro. All'epoca 
poi del]a traslazione in S. Trinita (1671) de! 
Crociflsso detto di S. Giov. Gualberto, il 
uiaggiore altare, sul quäle si coUocö, e si 
tenne flno al presente restauro, fu del tutto 
traslbrmato con pietre, marmi, stucchi in 
gran quantitä da coprire piü della metä del 
grand'arco. ColFaltare anche la cappella 
fu trasformata, dando di bianco alle volte, 
airarco e alle pareti, e murando i vani 
superiori del finestrone, del quäle non ri- 
masero per la luce ehe i vani della bifora 
dal capitello in giü, con vetri quadri e co- 
munissimi, sperdendo ogni traccia dell'an- 
tica vetrata dipinia a colori. La balaustrata 
del Buontalenti innanzi all'altare, postavi 
nel 1574, compiva questa trasformazione 
barocca, la quäle, se era di un certo effetto 
in occasione di feste e di funzioni straordi- 
aarie, suaturava perö tutta la chiesa nella 
sua parte arohitettonica principale. 

Nel restauro fatto ultimamente (1890 
-97), la balaustrata del Buontalenti e stata 
remossa di qui e coUocata nella chiesa di 
S. Stefano, ed in suo luogo ricoslruita, sul 
modello antico, l'attuale scahnata di pietra 







de.Ua Cliiesa di S. Trinita e 3uo restauro 41 

forte a tre facce di sette plante; l'altare 
sljarazzato di tutta la pesante superedifi- 
cazione ehe lo ricopnva, e stato rimesso in 
luce in tutta ]a bellezza della sua seiuplicitä 
e ricchezza di fiuissimi intagli in marino col 
suo paliotto, pure di marmo, ehe era stato 
posto sotto un monumento nella eappella 
deila Pura in S. Maria Novella, riottenutü 
per graziosa concessione dei Signori Rica- 
soU, Patroni di quella cappella. I due pi- 
iastrini di marrno ritrovati sotto i gravi pie- 
trami delPaltare demolito, sono stati restau- 
rati 6 posti allato dei due pilastri deü'arco, 
paralleli alialtare, e destinati a sostenere dei 
candelabri in occasione di flmzioni straor- 
dinarie. Lo stupendo lastrone sepolcrale, uno 
dei piii belli ehe si eonoscano, pure restau- 
rato dai bravi operai dei R. Opificio delle 
pietre dure, e stato collocato uel centro dei 
coro, rimovendolo di sotto Taliare ehe tutto 
io ricopriva. Nelle pareti interne, dopo aver 
tolii tutti gli stueehi e i diversi strati di 
calee apphcatavi in piü epoche, non essen- 
dosi trovata traecia alcuna di pitture, eceetto 
la zona ornamentale, ehe inquadra eiaseuna 
parete, riparata e proseguita dove mancava, 
e stato rifatto Tintonaco con una semplice 
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tinta neiitra. Le volte poi, con gli stupendi 
costoloni, le due lunette delle pareti laterali 
e il grand'arco, sono state liberale dagli 
strati di bianco, ehe le ricoprivano, dal Si- 
gnor Dario Chini, ehe eon grand'amore e 
somma diligenza ha rimessi in luee i pre- 
ziosi avanzi delle pitture del Baldovinetti, 
e eioe: i Patriarehi, Nofe, Abramo, Mose 
e il Re DaTide, ehe oecupano i quattro veii- 
tagli della cupola; Abramo in atto di sa- 
criflcare il suo figlio Isacco, nella lunetta 
della parete sinistra: Mose ehe da. la legge 
scritta su due tavole di pietra al popolo 
Ebreo, nella lunetta della parete destra: e 
i moUi serafini alati, ehe oecupano tutra 
rimbotte dell'arco. 

Finalmente, il grande finestrone, ehe e 
nel centro della parete, riseoperto in tutte 
le sue luci e in piü puati restaurato, e 
stato chiusc con bellissimi vetri dipinti a 
smalto con ustioae dall'illustre Professore 
Ulisse De Matteis. 
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XVTII. 

II Tinestrone   Altaidalo. 

\ ' iDEA di queste belle vetrate si deve 
alPattuale Curato di S. Trinita al 
quäle sapeva male, dopo tanti sacri- 

flzi fatti per ritornar qiiesta chiesa al suo 
pristino stato, veder messe a quel grandioso 
finestrone semplici vetrate bianche. Ma non 
poteodo sitpiilire da se stesso alla rilevante 
spesa, peiisö di forraare im Comitato fra le 
persone piü raggiiardevoU della sua Cura, 
con r inearico di raccogliere Offerte a questo 
scopo. AI suo invito corrisposero gentil- 
mente; e vi presero parte attiva, il Conte 
Giovanni Rucellai, e i! nol>. avv. Giovanni 
Serragli, i quali con lo stesso Curato, si ri- 
volsero con lettere ed a voce ad alcuni Signori 
della cittä, trovando generosa accoglienza 
presso S. E. il Principe Don Tommaso Cor- 
sini, il Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfl, 
la Marcliesa Caterina Bargagli, la Contessa 
Paolina Guicciardini, ehe sottoscrissero per 
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Uli iiitero spai'titOj ognuno, clei sei in cui 
e divisa ia biforaj 11 Marchese PietroBar- 
tolini-Saiimbeni-Vivai, il Conte Domenico 
Orisolini-Malatesta, il Conte Andrea Baldini 
e la Contessa Amicie De Larderel, ehe pen- 
sarono al terzo spartito della bifora sini- 
stra; e i suddetti Signori del Comitato coii 
propria offerta, con altra graziosa del Mini- 
stero della Puljblica Istruzione, ed altre 
minori di privati cittadini, supplirono alla 
spesa deir ultimo spartito della bifora e 
degli altri quattro superiori, delle armature 
in ferro, delle reti di difesa ecc. 

La vetrata, ehe ha una misura com- 
plessiva di circa 30 metri quadrati, dipinta 
in ogni sua parte a smalto con ustione, 
chiude i sei vani del finestrone e per il 
disegno come per lo spartito s' ispira ai 
caratteri generali decorativi della chiesa ed 
ai sistemi adottati dai maestri di vetri 
del XV secolo per quanto riguarda la te- 
cnica della coloritura e la disposizione delle 
armature. 

Xelle grandi aperture della bifora, il 
Prof. De Matteis, in seguito al concetto dato 
dal Curato di S. Trinita, ha effigiato in sei 
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edicolette di carattere ogivale altrettanti 
Santi e Beati dell'Ordine Vallombrosano, al 
quäle fia da tempo remoto appartenne la 
chiesa, S. Bernardo degli überti Cardinale, 
S. Gregorio VII Papa, e S. Benedetto Abate 
nel lato destro (Cornu Evangelii): il Beato 
Benedetto Bicasoli-Firidolfi, S. Pietro 
Igneo (Aldobrandini) e S. Oiov. Gualberto 
nel lato Sinistro (Cornu Epistolae). Attorno 
alle edicole ricorre un fregio ornamentale nel 
quäle souo iinmedesimati gli steaimi delle 
sullodate famiglie ehe con le loro oblazioni 
contribuirono insiem col Governo a riunire 
la somma necessaria all'esecuzione deil'o- 
pera: Bargagli attorno al Card. Uberti; 
Corsini attorno al PapaGregorio vii; Rucel- 
lai, Serragli-Samminiatelli e Tarani attorno 
a S. Benedetto; Ricasoli-Findolfi attorno 
al Beato deilo stesso nome; Guicciardini- 
Serristori attorno a S. Pietro Igneo; Barto- 
lini-Salimbeni, Crisolini-Malatesta, Baldini, 
De Larderel e Chiesa di S. Trinita, attorno 
a S. Giov. Gualberto. 

Nel tondo superiore alla bifora e  etli- 
giata la SS. Trinita: nei   triangoli   misti- 
linei lateraii sono due Angeli in adorazione 
e nel triangolo mislilineo sottostante al toado 
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e ranne della Congregazioue Yaliümbrosaüa. 
L'esecuzione deiropera e fine ed accu- 

rata, ed ha importato la  somma  comples- 
siva di 8 mila lire. 

XIX. 

Cappella   di   Sau Pietro. 
(Ficozzi poi UsiMitARDi, oi'a della CHIESA). 

[ARE ehe anche questa cappella fosse 
dipinta, forse da Giovanni da Ponte, 
e la decorazione ritrovata nella parete 

esterua sopra alfarco, lo farebbe credere; 
ma, internamente, per la totale trasibrma- 
zione subita, nulla probabilmenle e rimasto 
di quella prima decorazione. 

Patroni di questa cappella fiirono prima 
i Cattaui, poi i Ficozzi, quindi i Torrigiani 
e fiaalmente i due fratelli Yescovi Pietro 
e Usimbaldo degli üsimbardi, spenti i 
quali, la cappella ricadde oome tante altre 
ai Monaci Vallombrosani, ossia alla Chiesa. 

Nel 1602, i sullodati due fratelli Ve- 
scovi la dotaroüo e fecero con grau di- 
spendio adornare nel modo ehe tuttora si 
vede, cioe, tutta incrostata di svariati marmi 
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e pietre dure di gran valore, su disegno 
di LodoTico Cardi da Cigoli. Nelle pareti 
laterali sono due graiidi cassoiii funerari 
con due busti inarmoi-ei ehe rafflgiirano, 
quello a destra Pietro Usimbardi, vescovo 
d'Arezzo, e Usimbaldo suo fratello vescovo 
di Colle quello a Sinistra. Sopra a questi 
monumenti soüo due quadri, S. Pietro ehe 
riceve le chiavi, dell" Empoli, e S. Pietro 
ehe sta per annegare, dell'ÄlIori. Sopra a 
questi quadri, in due lunette, sono gli affre- 
schi di Giovanni da S. Gioyanui, ehe rap- 
preseutano, i'uno quando S. Pietro alla 
porta del tempio illuniina il cieco; Tallro 
]a croeifissione dello stesso Apostolo Pietro. 
Xei quattro tramezzi sottostanti alla volta, 
sono i quattro Evangelisti, e nella volta. 
stessa diverse storie di S. Pietro, la ReU- 
gione e le quattro virtü eardinali dello 
stesso Cigoli. Sull'altare, in luogo del qua- 
dro, e una grande nicchia di marmo nero, 
e dentro un Croeifisso in brorizo di gran 
valore, opera di Feiice Palma, da alcuni 
creduta di Giambologna. Sotto il medesimo 
altare, per pahotto e un bellissimo bassori- 
lievo di Tizziano Aspetti, opera in bronzo 
rappresentante il Martirio di S. Lorenzo. 
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In ((uesta Cappella 6 l'altare Privile- 
giato Quotidiano, detto Gregoriano, e vi si 
conserva, entro un ricco ciborio di pietre 
dure, il SS. Sacramento. 

Sulla parete esterna sovrastante a que- 
sta cappella ed a quella Scali, ehe e accanto, 
ö stata scoperta dal pittore Dario Chini^ 
Taiitica decorazione, attribinta a GiOTaimi 
da Ponte. 

XX, 

Cappella   di S. Bartolomiueo. 
(SCALI, ora della CHXESA). 

' TTLTiMÄ cappella di prospetto, nell'a- 
bside, ö questa dedicata a S. Barto- 
lomiueo, detta la cappella degli Scali. 

perche fondata da quest'illustre famiglia 
verso il 1370, ora perö ricaduta di pieno 
diritto alla Chiesa. 

Fu dipinta da Giovanni da Ponte, ma, 
al solito, trasformata nel secolo decorso, 
poca cosa e rimasta di quelle pitture. Sol- 
lanto le tracce della decorazione della volta 
e due quadri nelle pareti laterali, raffigu- 



della Chiesa di S. Trinita e sao restauro 49 

ranti il martirio di S. Bartolommeo, si sono 
ritrovati e conservati nel presente restauro. 

Perö, alla mancanza di decorazione 
antica supplisce im vero tesoro d'arte, di 
cui e stata oggi arricchita quest'antica cap- 
pella: il famoso raonumento del Vescovo 
Fiesolaiio Benozzo Federighi, di marmo 
e di terra invetriata, eseguito da Luca 
della Bobbia. 

Quest'opera maravigiiosa e rarissima 
era prima nella chiesa vallombrosana di 
S. Pancrazio; nel 1810, chiusa questa chiesa, 
fu trasportata a S. Francesco di Paola, 
fuori della porta Romana, e ultimamente 
in questa di S. Trinita, dove e continua- 
mente ammirata da quanti s'interessano di 
cose d'arte ed amano le opere dei nostri 
sommi maestri. In questo suo capo lavoro 
fece Luca la figura del Vescovo Benozzo 
Federighi ritratta dal naturale, e tre altre 
mezze flgure, Gresü, la Vergine e S. Gio- 
vanni Evangelista atteggiate a pietä; e 
neU'ornamento dei pilastri dipinse nel piano 
SU fondo d'oro certi iestoni a mazzi di frutte 
e foglie si vive e naturali ehe non si farel> 
bero altrimenti col pennello a olio su tavola, 
e si bene  lumeggiate e  ombreggiate, ehe 

i 
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iion pare quasi ehe a fuoco ciö sia possi- 
bUe. 

Quest'opera portentosa e benissimo con- 
servata, e gode perfetta luce. 

Sull'altare di questa cappella e sUta 
ora collooata la Madonna di Lourdes, entro 
Uli nuovo tabernacolo fatto eseguire, su 
disegno deU'architetto Gastellucci, a spese 
del p. Ab. Rossi. 

XXI. 

Ciippelln dellii Reluinia di S. Cfiov. Gnalberto. 

" ccANTO.alla cappella Scali, in corri- 
1^ spondenza alla porta di Sagrestia, 
% era anticamente un^altra porta ehe 

metteva in comuuicazione la Ghiesa col Mo- 
iiastero. Nel 1594, chiusa la porta, i Monaci 
\i fecero una cappellina per custodirvi la 
i-eiiquia (rnascella inferiore) del loro Santo 
Istitütore Gioy. Gaalberto, ehe avevano 
ottenuta dai Monaci di Passignano, dove 
si conserva il corpo di questo Santo, ed a 
lui la dedicarono. 
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Questa ^raziosa cappellina e tutta ador- 
nata di hcchi e variati   marmi venuti   da 

' diversi monasteri dell'ordine, con belle pit- 
lure di Domenico Cresti   detto i!   Passi- 
gnano, ehe le lece per sua devozione verso 
S. Giov. Oualberto. Suiraltare e una bella 
nicchia entro la quäle si conserva la sud- 
detta reliquia, chiusa in un ricco, ma  ba- 

1 rocco reliquiario d'argento e bronzo dorato. 
: Sotto Taltare sono aitre reliquie dello stesso 

Santo. 
Nel 1771, Ja reliquia di S. OiOT. Ouai- 

i berto fu trasferita nella cappella di S. Paolo 
• e in questa, ridotta con stucchi simile alla 
. porta di Sagrestia. fu collocata la reliquia 

di S. Bernardo  Dberti   con   moltre  altre, 
; ehe tutta la riempivano, in guisa, da ren- 
j derla come un grande armadio da reliquie. 
] Nel  presente restauro,  tolte  tutte le  reli- 
quie, e ridotta al suo primitivo   stato,   vi 
e stata riposta la sola reliquia di S. Giov. 
Gi^ALBERTO, da cui s'iotitola. 

-=*©C:- 
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xxn. 

€api>ella della Madonna  dello Spasiiuo 
e 8. Girolamo. 

(Di ZATSOBI di M.° LUCA, ora DELLA CHIESA) 

NCHK dalla parte di mezzogiorno, di 
faccia all'attuale porta di flanco, era 
anticameate una porta laterale uel 

transepto della chiesa ehe metteva sul 
Liingarno. Col tempo questa venne chiusa, 
ed il vestibolo fu ridotto a cappella sotto 
l'antico titolo della MADONXA DELLO SPA- 

siMO. Nel 1510, Zanobi di Oiovanni di 
M. Luca, cittadino fiorentino, ottenne dai 
Monaci di poter fondare qui una cappella, 
aggiungendo all'aiitico titolo quello di SAN 

GIROLAMO. Nel secolc decorso questa cap- 
pella fu adornata di stucchi e dorature e 
la porta venne ridotta ad arco. Nel pre- 
sente restauro, tolta rimmagine della Ma- 
donna di Lourdes, collocatavi nel 1878, e 
messa nella cappella Scaü, questa fu ri- 
messa nella sua prima forma, e suU'altare 
fü  ricoUocato  l'antico  quadro  della Ma- 
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donna dello Spasimo, opera pregevolissima 
di ignoto aiitore. 

Sull'architrave della porta di questa 
cappella sono gli stemmi della famiglia 
Spini, e sopra, in faccia alPorgano, e un 
terrazzino con balaustrata di pietra. 

xxin. 
Cappella    dell'Assnnta^ 

(SPINI ora MASETTI). 

lENTRASDO dal transepto nella navata 
minore sinistra, la prima cappella 
ehe si trova, ultima di questa na- 

vata entrando in chiesa, e quella degii 
Spini dedicata aH'AssuNZiONE DELLA MA- 
DONNA. 

Fu edificata nei primi del xv secolo 
dalla potentissima famiglia Spini, ehe la 
dotö e fece adornare di pitture da Kerl di 
Bicci. Nulla perö rimane del lavoro di 
questo operoso artista, se non si vuol rite- 
uere opera sua la figura ritrovata nel vano 
della parete laterale, e ehe credesi rappre- 
senti il A'^enerabile GRECTORIO  monaco val- 
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lombrosano, Vescovo di Bergamo; poiche, 
anche questa cappella, nel passato secolo, 
subi la Sorte delle altre, vale a dire, fu del 
tiitto trasformata e resa di cattivo gusto. 
Nel restauro fatto 1" anno 1888 a spese 
della Contessa Carlotta e del Coute Pier 
Pompeo Dainelli da Bagnano giä Masetti. 
la cappella fu ridotta alla sua antica forma 
con decorazione del Prof. Augasto Burchi, 
e vi fu trasportato l'altare ehe stava in 
fondo di chiesa tra la porta maggiore e la 
minore sinistra, erettovi nel 1682 dal val- 
lombrosano Dou Rodolfo Forasassi. Nella 
nicciiia di quest'altare e ima preziosissima 
opera d' arte, una statua di legno ehe 
rappresenta la MADDäLENA , scolpita in 
parte da Desiderio da Settignano, e ter- 
minata da Benedetto da Maiano. 

Sotto e la seguente iscrizione: 

IN  SPEM ET SOLAWEN   POENITENTIUM -  CELE- 
BRE  SIML'LACRUM PECCATRICIS SANOTAE - VE- 
TUSTATE LAÜENS  EREXIT  ORNAYITijUE RODOL- 

PHUS ABBAS lAM GENERALIS 
CONCESSO SIBl PER CAPITULUM 5I0XASTERII HU- 
lU AC TOTI FAMILIAE DA BARUERINO DE FORA- 
SAXIS ET Ell'S DESCENDENTIH. I>' PERPETÜ. 
CAPELLAE A SE COXSTRUCTAE SITl' ET USU 

PLENI lURIS AN. AB INC. MDCLXXXll DIE XXII 
FEHR. UT IN  PROTOCOLLO  PAG. 57. 
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Xel vano della parete laterale, e l'altro 
ricordo: 

QUEST'ANTICA CAPPELLA DEGLI SPINI FU FATTA 

NCOVAMENTE ADORNARE DALLA GONTESSA GAR- 

LOTTA E DAL CONTE PIER POMPEO DAISELLI DA 

BAGNANO GlX MASETTI L'ANNO   MDCGGLXXXVIII 

E QUI FU TRASPORTATO L'ALTARE  DI S. MARIA 
MADDALENA SITUATO   PRESSO 

LA PORTA MAGGIORE. 

Sul frontespizio della cappella, ehe 
guarda la navata minore, sopra allo stem- 
ma Spini, e im'Aniiunziazione attribuita a 
Spinello Aretino. 

XXIV. 

Cappella dl S. Giovanni Gnalberto. 
(COMPAGNI). 

' questa una delle piü antiche e piü 
belle cappelle di S. Trinita, ed e na- 

^ turale; poiche essendo essa stata eret- 
ta in onore di S. Giovanni Gnalberto Isti- 
tutore dei monaci Vallombrosani, questi 
devono aver fatto di tutto, afflnche riuscisse 
degna di lui; e la Famiglia patrona, ehe 
tuttora la possiede, devotissima di questo 
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Santo, suo Protettore, e illustre per no- 
biltä e cariche sostenute nella repubblica 
florentina, non poteva certo non corrispon- 
dere alla giusta aspettativa dei Monaci, ehe 
le avevano concessa la cappella per loro 
piü importante di questa chiesa. 

E corrisposero iufatti i Signori Coni- 
pagni, ehe largamente la dotarono e fecero 
splendidamente adornare di pitture da lo- 
renzo di Bicci, padre di Neri, ehe vi fece 
in ricchi aftreschi i principali fatti della 
vita di S. Giov. Gualberto e la t^vola del- 
l'altare, la quäle aveva nel centro la Ma- 
donna sopra un trono col bambino Gesü in 
piedi e due Angeli inginocchiati, a destra 
S. Giov. Gualberto e S. Antonio, a Sini- 
stra S. Giov. Battista e S. Caterina. Oggi 
sventuramente ne' la tavola negli affreschi 
neH'interno della cappella esistono. Restano 
solo due episodi della vita di S. Giov. Gual- 
berto nella facciata esterna, uno, singola- 
rissimo, ehe figura l'uccisione di l'go fra- 
tello di Giovanni, dove si vede questi fan- 
ciullo ehe scappa atterrito; Taltro quando 
incontra Fuccisore stesso del fratello, e sul 
punto di tarne vendetta gli dona generosa- 
mente la vita; e nella parete destra dentro 
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la cappella e stato ritrovato suU'arriccio 
deirintonaco il disegno delJa bella storia 
ehe rappresentava la morte dello stesso S. 
Giov. Gualberto, assistito da m\ Angelo in 
mezzo a molti monaci. 

Deturpata completamente nel xviii 
secolo, questa cappella iü ridotta alla suä 
antica e priruiera forma con semplice 
decorazione ornamentale eseguita dal pit- 
tore Dario Chini, a spese del Cavaliere 
Marchese Cesare Ranieri Perrone e della 
sua Consorte Marchesa Giovanna ultima 
dei Compagni. Sull'altare di pietra, fatto a 
foggia e sulle traccie deH'antico, e stata 
posta una tavola tolta dalle KR. Gallerie, 
Opera ehe vuolsi di Scuola Senese, e ehe 
rappresenta VIncoronajslone della Vergine 
con molti santi e angioU in basso. Nel gra- 
dino sono rappresentati: la Nativitä della 
Vergine - la Presentazione al Tempio - lo 
Sposalizio - rAnnimziazione e il Transito. 

Tra i molti e importanti ricordi del- 
l'illustre famiglia patrona sono i seguenti: 

ASn.O DEGNO - ALLE OSSA DI DINO COMPAGNI 
- DAL XXYI FEBBRAIO MDCCXXIV - LE VOLTE 
DI QUESTO TEMPIO - CHE RISONARONO DELLA. 
SUA PAROLA MAGNÄNIMA - « CONTRO A CHJ 
VOLETE PUGNARE ? COKTBO A' VOSTRl FRATELLI? 



58 Cenni Storici e Ärtia'ict 

CHE VITTORIA. AVßETE ? NON ALTRO GIIE PIAN- 

TO ! » E DEGNA ONORAXZA - CHE NELLA RE- 

STITUZIONE DELL'ANTIGO EDIFICIO - BINNOVI 

ALLA GENTILIZIA CAPPELLA - LA MEMORIA DI 

LUI - TERZO FRA GONFALONIERI DELLA REPUB- 

BLICA - E STORICO DELL'ETÄ LA QLALE EEBE 

DAKTE POETA - IL COMl"NE DI FIRENZE - NEL 

SESTO CEXTENARIO DIQUEL GONFALOKIERATO - 

MDGCCLXXXXUL 

{Del Prof. Isidoro  Del Lungo) 

CAESAR RAyNIERiUS PERRONIUS EP. COMPAGNIAE 

GENTIS HAERES ET JOHANNA COMPAGMIA UXOR 

FAMILIAE NOBILISSIMAE POSTREMA SAGELH'M 

IN QUO INSIGNIS A}1AVI DINICOMPAGNI CINERES 

HONESTE DORMIUNT REPARATLM VOLUERLNT 

A.   S.  MDCCCI.XSXS. 

ANNO • MDCCCXXV " INDULGENTIÄ * LEONE " X!l 

• PONT • MAI • QCICL'MQUE " SACERDOS " PRO " 

ADMISSIS • DEFTJNCTORUM " E • GENTE • C0>!- 

PAGNL^ • CONSANGUINEORUM " ADFINII'M ' OSl- 

NIUMQUE • POSTERORUM * HIC ' SACRL'M • FA- 

CTURUS • BENEFICUS " ALTARI " PRIVILEGLiTO ' 

CONCESSIS • LITABIT   ' 

-=«g«t~- 
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XXV. 

Cappella di S. Caterina. 
(DAVANZATI, ora FORGES-DAVäNZATI). 

A famiglia Dayanzati fondö questa 
cappella nel 1363, dedicandola a S. 
Caterina Vergine e JNIartire d'Ales- 

sandria, e facendola anche adornare di 
pittiire, le quali furoiio ricoperte nel 1594, 
quaiido messer Giovanni Davanzati, seguen- 
do il gusto dell'epoca, la fece decorare di 
pietrami. Nel presente restauro fatto a spese 
della famiglia Forges-Dayanzati di Trani, 
erede di un ramo dei Davanzati di Firenze 
i pietrami sono stati tolti del tutto, e le 
antiche pittiire rimesse in luce dal Prof. 
Augusto Burchi assai in bnono stato di 
conservazione, massime la disputa di S. 
Caterina coi filosofi, nella parete sinistra, 
e TAnnunziazione, nella destra. Nella parete 
a tergo deü'altare fe stata riaperta l'antica 
fmestra, quäle dovrebbe essere in tutte l'altre 
t-appelle; e sul moderno altare, eretto sulle 
tracce deU'antico, e stata collocata una ta- 
vola di Neri di Bicei, rappresentante l'An- 
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nunziazione. Nel vano della parete sinistra 
di questa cappella e uno stupendo Sarco- 
lago (lei primi tempi cristiani adottato poi 
per tomba di Giuliano di Mccolö Davanzati 
ehe mori nel ]444, e del quäle vedesi scol- 
pita nel coperchio la figura giacente. In 
quello a destra sono gli avanzi di iin altro 
cassone funerario del xiv secolo; e nel 
pavimento si legge quest'iscrizione: 

NICOLAO DE DA.Vii.NZA.TIS LAURENTII FILIO PÄ- 
TRITIO PLORENTINO BARII IN APULIA NATO EX 
QUO FLORENTIAM APPULSO IBIQUE IN SUAE AE- 
TATIS FLORE EU IMMATURA MORTE CORREPTO 
ET ]N HOC MAIORUM SACELLO NON SINE LACRV- 
MIS SEPULTO lOSEPH DE DAVANZATIS EQUES HIE- 
ROSOLYMITANL'S ET ARCHIEPISGOPUS TRONENSIS 
FRATRI DÜLGISSIMO IN OBSEQUIUM SUI AMORIS 

APPONERE   GURAVIT   A.  D.   MCGXXVII. 

XXVI. 

Cappella di S. lacopo. 
(BoMiiENi, poi CoMi, ora CORSINI). 

A nobile famiglia Bombeni fondö que- 
sta cappella dedicandola all'apostolo 
S. lacopo nella secondametä del xiv 

secolo, ed ai primi del secolo successivo la 
fece adornare di pregiati affreschi rappre- 
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sentanti varie storie del beato Apostolo Ti- 
tolare. Nel 1504, mancati i Bombeni, la cap- 
pella rimase ai Monaci, i quali la conces- 
sero üel 1602 a Filippo Comi, ehe lasciö 
quella di S. Paolo, e questa fece adornare 
<ii pietrami distruggendo gran parte degli 
antichi afFreschi. Nel 1730 fu ceduta ai 
Bnonomini di S. Martine, e flnalmeiite ri 
caduta alla chiesa fu fatta ora restaurare 
a spese del Principe D. Tommaso Corsini, 
come si legge nel ricordo posto sotto l'al- 
tare: 

Ql'ESTA CAPPELLA Dl SAN JACOPO ADORNA Dl 
PREGIATE PITTURE APPARTE>-NE FING DAL 1388 
ALLA KOBILE FAMIGLIA BOMDENl PASSÖ NEI COMI 
L'ANSO  1602 E CEDUTA NEL 1630 AI BUONOMINI 
DI S. MARTINO VENNE EESTAURATA PER CURA 

DEL PKI^•CIPE DON TOMMASO CORSINI 

L'ANNO  1888. 

Dell'antiche pitlure di questa cappella 
riiiiaiigono solo quelle della volta, dove sono 
efflgiati gli Evangelist!, e delle due lunette 
sottostanti; una Pietä ehe decorava il fondo 
di un arco, dietro il quadro della parete 
sinistra, ed un Redentore attorniato da 
quattro angeli volanti sul prospetto esterno 
della cappella, sopra allo stemma Bombeni. 



6:^ Oenni Storici e ÄTtistici 

Framezzo alle decorazioni di pietra 
delle pareti laterali interne, sono due tavole 
di non poco Interesse: Cristo neU'orto di 
Matteo ßosselli, e V ineontro di Cristo con 
la Veronica, di lacopo Tigoali. Sull'altare 
e una copia del celebre quadro di Eaffaello 
detto la Madonna di S. Sisto ehe trovasi 
nel Museo di Dresda, donata a questa chiesa 
dal compianto Comm. Luigi Pisani. 

E siamo airultima cappella, ehe e la 
prima a sinistra entrando in chiesa, mti- 
tolata a S. Liicia. 

XXVII. 

Cappella   di   S.   Lncia. 
(STROZZI). 

niFiCATA dalla nobilissima famiglia 
Strozzi, ehe tuttora la possiede, e 
dedicata alla Tergine e martire S. 

lucia, questa, cappella fu tutta dipinta, 
circa il 1340, da Puccio Capanna, discepolo 
di Giotto. Ma queste pitture andarono del 
tutto perdute nel 1003, quando Piero di 
Pandolfo Strozzi   la   fece   completamente 
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trasformare e adornare con grande sfarzo 
da Giovanni Caccini scultore e da Bernar- 
dino  Poecetti pittore.   SoJtanto  nel  vano 
della parete sinistra, dietro ü qiiadro di 
S. Lucia, e stato ritrovato im avanzo degli 
antichi affreschi di Pnccio Capanna, raffl- 
giirante il Redeutore apparso dopo la re- 
surrezioue a S. Maria Maddulena, nelFatto 
di dire: « NoU me tangerei » quadro di 
ineffabile espressione. Le pitture ehe oggi 
adornano la cappella sono di Bernardino 
Poecetti, il quäle raffigurö nella volta il 
Paradiso con una gloria di angeli, opera 
di molto pregio, nella lunetta sopra Taltare 
il re David con il profeta Isaia, e nella 
parete esterna, suH'arco ed ai lati dello 
stemraa degli Strozzi, Adanio ed Eva, I tre 
qiiadri delle pareti interne della cappella 
posti in mezzo ai ricchi pietrami sono: 
VAnnun2ia:sio?2e di lacopo Chimenti detto 
l'EmpoIi, suiraltare: la morte di S. Alessio 
di Cosimo Gamberucci, a destra; e il Mai-- 
tirio di S. Litcia di Fompeo Caccini, a 
sinistra. Le due statue di marmo ai lati 
dell'altare, S. Lucia e S. Agnese, sono di 
Giovanni Caccini. 

Neir Ultimo restauro fatto a spese del 
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Principe Piero Strozzi, Tarco esteriormente 
e stato ridotto come tiitti gli altri a sesto 
acuto con pitture del Prof. Augusto Burchi, 
ehe vi efflgiö il Yen. Alessandro Vescovo 
d'Arezzo, il B. Alessio Domenicano, e la 
Yen. Lorenza, tutti della famiglia Strozzi, 

Nel pavimento della cappella si legge: 
PETRUS STROZZA — PAKD. F. EIUSQ. — HAE- 
REDES — SACELLUM A MAI0R1BU3 SÜIS — ANNO 
CI3. CCG. XL. EXTRUGTOI — AVITAE PIETATIS 
IMITATORES   —  KESTITL'ERUNT  ANNO M. D. CIX. 

E aotto l'altare: 
QUEST'ANTICA CAPPELLA DEGLl STROZZI DJ- 

PINTA NEL SECOLO XIV BA PÜOCiO CAPANNA 
E NEL XVII INTERAMENTE TKASFORMATA E 
ADORNA BELLE PITTLRE DI liERNARBINO POC- 
CETTI E DELLE SCULTURE DI GIOVANNI CACCINI 
FU RESTAURATÄ DAL PRINCIPE PIERO STROZZI 
L'ANNO  1888. 

XXVIII. 

Lapidi Sepolerall. 

jD^Y ELL' ANTICO pavimento della chiesa di 
^^ S. Trinita erauo molte  lapidi  sepol- 
§-•  crali appartenenti ad illustri famiglie 

ehe vi avevano la loro sepoltura; ma rifatto 
e rialzato il pavimento furono tolte, e quelle 
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in parte guaste e consumate andarono per- 
dute, e le migliori soltanto furono coliocate 
nel Vestibolo delia porta laterale. Nel pre- 
sente restauro esse furono tolte di lä, ed 
abilmente restaurate dai bravi operai de! 
benemerito opiflcio delle pietre dure, furono 
sasrcriamente coliocate nel centro dei vani 
fra pilastro e pilastro delle navate della 
Chiesa, meno il lastrone sepolcrale dei Gian- 
figliazzi, ehe fu conservato nel centro della 
cappella maggiore dietro i'altare. I lastroni 
esistenti sono oggi i seguenti: nella navata 
destra, entrando: Vescovo Giovanni Cani- 
giani (1540) — Dionisio Fabbri (1590) — 
Sepolcro degli Olivieri — Raffaello Fiorini 
(1610) — Benedetto Gaetani (1416). — Nella 
navata sinistra: Simone Ambrogi (1440) — 
Lorenzo di Francesco Ulivieri — Xiccolö e 
Bernai-do Cambi (1465) — Niccolö Giorgi 
mercante Raguseo (1552) — Ranieri Del 
Forese (xv secolo). I piü importanti sono, 
dopo quello stupendo dei Gianfigliazzi, i 
lastroni dei Gaetani e dei Cambi ehe hanno 
bellissimi lavori di tarsia in marmi bianchi 
e neri. 
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XXIX. 

La Facciata. 

A Chiesa di S. Triaiia, come abbiamo 
acceimato, era stata decorata anche 
della sua facciata, la quale doveva 

essere belllssima e molto ricca, facendosi 
menzione nei ricordi di essa perfino di 
decorazioni eseguite in mosaico. E certo, 
Domenico Gliirlaiidaio non l'avrebbe dipinta 
nella famosa cappella Sassetti, se essa non 
fosse stata degna di questo insigne tempio. 
Forse non era slata completata in tutte le 
sue parti, forse era stata molto danneg- 
giata,quando nel 1593 Bernardo Buontalenti, 
invece di riparare i guasli awenuti o pro- 
seguire le parti mancanti dell'antica facciata, 
pensö malauguratamente di farne una nuo- 
va, come ora si vede, non consonante affatto 
ne col carattere, ne con lo stile arcbitetto- 
nico deiretUfizio, e nemmeno flgurativa della 
costruzione interna di esso, e contraria 
a tutto qiianto e imposto con evidenza dalla 
generale intonazione artistica di un'opera 
da considerarsi come uno degli esempi com- 
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mendevoli dell'architettura medioevale to- 
scana; non solo, ma pericolosissima ancora, 
a cagione del peso enorme e dello sposta- 
mento deirocchio, per la sicurezza e la 
conservazione dell' insigne monumento, ehe 
appalesa, aiiche dopo 1' Ultimo restauro, delle 
crepature nella volta tutt'altro ehe rassi- 
euraiiti. 

Ma pur troppo oggi non possiamo 
esprimere voti per la remozione di quesia 
facciata, la quäle poträ anco esser d'indole 
monumentale, ma certo non conveniente 
alla purezza dello stile incorrottx) toscano 
del quäle e ispirato tutto 11 pensiero archi- 
tetlonico del tempio di S. Trinita, e non ci 
resta altro, per ora, ehe lamentarne il fatto, 
tanto piü ehe attualmente e a tal punto 
danneggiata da reclamare un provvedimento 
anche per riguardo alla sicurezza pubblica. 

Firenze, 27 Novemhre 1S97. 

D. r. Taraai M. Y. 
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