
I BUSTI IMPERIAL! DI PALAZZO SPANNOCCHI A SIENA 

E IL LORO CONTESTO MEDICEO

di Doris Carl

Il palazzo che Ambrogio Spannocchi fece costruire dall’architetto fiorentino Giuliano da 

Maiano tra 1473 e il 1476 — secondo il giudizio del grande studioso Cornelius von Fabriczy "das 

feinstempfundene architektonische Denkmal der Fruhrenaissance in Siena"1 — mostra una facciata 

particolarmente notevole (fig. 1). Sotto il grande cornicione sporgente si vedono tondi aperti con 

busti in terracotta alti piu del naturale rivolti ai passanti nella strada sottostante. I busti monu- 

mentali, di eccellente qualita artistica, furono creati dal fratello minore dell’architetto Benedetto 

da Maiano ed eseguiti insieme al palazzo.2 Purtroppo solo nove di essi sono conservati bene (figg. 

2-6), tre sono parzialmente restaurati (fig. 7-8), sei sono stati completamente sostituiti (fig. 9) e 

due sono andati perduti. Come ci indica la corona d’alloro, dodici di essi rappresentano imperatori 

romani. Si tratta quindi con alta probability della serie svetoniana di imperatori.3 Per gli altri busti 

mancano indicazioni che permettano una identificazione del personaggio storico rappresentato, 

ad eccezione del committente del ciclo, Ambrogio Spannocchi, individuabile per il costume co- 

evo che indossa e per 1'espressione vivace e realistica del viso rispetto alle teste idealizzate degli 

imperatori (fig. 10). Tra i busti imperiali si possono riconoscere i ritratti di Adriano (fig. 7), Galba 

(fig. 2), Domiziano (fig. 3), Cesare (fig. 4) e Caracalla (fig. 5). Per altri due si potrebbe pensare ad 

Antonino Pio (fig. 6) ed Augusto (fig. 8).
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1 Siena, Palazzo Spannocchi prima del rifacimento 

ottocentesco.
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2 Benedetto da Maiano, Galba. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

3 Benedetto da Maiano, Domiziano. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

4 Benedetto da Maiano, Cesare. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

5 Benedetto da Maiano, Caracalla. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

Ambrogio Spannocchi, il piu importante mercante e banchiere senese del Quattrocento4, 

lascio presto la citta nativa per svolgere a Roma e a Napoli una vasta attivita mercantile e ban

caria, guadagnandosi fama di abile banchiere e giungendo a costituire un patrimonio cospicuo. 

Appena trentenne venne nominato provveditore generale contro i turchi da Callisto III.5 Con 

l'ascesa al trono papale del suo concittadino Enea Silvio Piccolomini, a cui era inoltre legato da 

un'amicizia durata poi tutta la vita6, ebbe inizio la sua straordinaria carriera come esperto di alta 

finanza con la carica di depositario della camera apostolica7 — ufficio ambitissimo e di gran lucro,
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7 Benedetto da Maiano, Adriano. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

6 Benedetto da Maiano, Antonino Pio. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

9 Siena, Palazzo Spannocchi, Imperatore romano 

(restauro settecentesco).

8 Benedetto da Maiano, Augusto. Siena, Palazzo 

Spannocchi.

confermatogli poi da Papa Sisto IV. Non solamente con i pontefici, ma anche con famiglie italiane 

preminenti o regnanti, come i Medici a Firenze e gli Aragonesi a Napoli, ebbe ottimi rapporti. 

L’altissima stima di cui il nostro gode non solamente presso re Ferrante I, ma anche presso il suo 

successore Alfonso II, emerge con chiarezza da una lettera di quest’ultimo, diretta dopo la morte 

di Ambrogio alla Signoria di Siena per raccomandare vivamente i suoi figli pupilli.8 Quanto ai 

Medici, risulta da lettere finora inedite che Ambrogio era legato a Cosimo il Vecchio da rapporti 

cosi stretti da potersi definite quasi familiari, come dimostra la lettera di condoglianze scritta in
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10 Benedetto da Maiano, 

Ritratto di Ambrogio Span

nocchi. Siena, Palazzo Span

nocchi.

-

11 Filarete, Porta di bronzo, 

medaglione di imperatore ro- 

mano. Roma, San Pietro.

12 Amadeo, medaglioni di 

imperatori romani. Pavia, 

Certosa.
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occasione della morte di Cosimo a Piero il Gottoso.9 Molte altre lettere a Giovanni di Cosimo 

e Lorenzo il Magnifico rivelano dimestichezza e amicizia, dimostrando che lo Spannocchi, ben 

consapevole del rango eminente conferitogli dalle sue varie attivita e dai suoi importanti incarichi 

di natura politico-finanziaria sia presso la curia che presso la corte aragonese, trattava con gli 

uomini piu influenti della repubblica fiorentina come loro pari.10

Data la conservazione frammentaria del ciclo Spannocchi, di cui ben un terzo non ci e tra- 

mandato nel suo aspetto originale, mi limitero in questa sede ad esplorare la genesi del motivo 

dei busti degli imperatori come ornamento di una facciata e di avanzare qualche proposta ri- 

guardo al significato della fastosa decorazione architettonica. Vorrei dimostrare che il motivo, 

generalmente considerato nella letteratura storico-artistica una delle caratteristiche piu distintive 

dell’architettura decorativa lombarda, e invece di origine fiorentina, e fu introdotto dall’architetto 

fiorentino Antonio Filarete a Milano, da dove si diffuse poi rapidamente e con grande successo 

non solamente nell’ambito lombardo ma in tutta Europa.

L'interesse per le vite degli imperatori romani come ci sono tramandate nelle biografie di 

Svetonio ebbe a partire dal Trecento un nuovo incremento. Come e stato convincentemente di- 

mostrato da Annegrit Schmitt in un suo importante saggio, a cercare di integrare le affermazioni 

sull’aspetto caratteristico dei personaggi antichi trovate nella letteratura furono i primi umanisti, 

tramite lo studio sistematico della ritrattistica numismatica, per ottenere in tal modo un ritratto 

autentico degli imperatori romani.11 Nella prima meta del Quattrocento fu il fiorentino Antonio 

Filarete, orafo e architetto, riallacciandosi a questa tradizione, ad usare per la prima volta il ritratto 

numismatico in scultura. Sulla sua porta di bronzo per San Pietro a Roma, eseguita tra il 1433 e il 

1445 su commissione di Papa Eugenio IV, egli inseri molti ritratti ripresi da monete romane nella 

decorazione ornamentale delle cornici (fig. 11).12 Da allora il motivo del ritratto numismatico si 

diffuse rapidamente e in vari contesti architettonici. Vorrei ricordare solo i ben noti medaglioni



D. X

a
*241X1

M.

D. Carl / I busti di Palazzo Spannocchi

281

della Certosa di Pavia (fig. 12), quelli della cappella Colleoni

reperibili nei manoscritti coevi. I pochi esempi citati mettono in evidenza il carattere insolito, 

straordinario della decorazione scultorea del Palazzo Spannocchi. Poiche qui non si tratta della 

consueta immagine di profilo, bensi di teste en-face e modellate a tutto tondo. Difatti, il ciclo 

senese di Ambrogio Spannocchi costituisce, per quanto io ne sappia, il primo esempio in Toscana 

di una tale decorazione plastica per una facciata. Fu preceduta pero, nella Milano ducale, da un 

ciclo di busti collocato sulla facciata del Banco Mediceo, il palazzo che ospitava la filiale milanese 

dei banchieri fiorentini.13 Non abbiamo documenti che accertino in Filarete l'autore dell’edificio; 

lo conosciamo solo come collaboratore e consulente.14 E comunque communis opinio che abbia 

inventato la decorazione architettonica con teste di profilo, come pure quella che prevedeva teste 

a tutto tondo entro un clipeo.15 II motivo appare non solamente nel palazzo del Banco Mediceo16, 

ma anche nell'Ospedale Maggiore, da lui progettato e in parte costruito contemporaneamente 

al palazzo mediceo.17 Se vogliamo comprendere il ruolo e il significato del motivo in questione, 

dobbiamo iniziare con una analisi del Banco Mediceo.

Piu importante del problema dell’architetto e, nel nostro contesto, il fatto che l'edificio sia 

stato eseguito su commissione dei Medici, cio che ci induce a ritenere sia la costruzione che la 

decorazione artistica frutto delle intenzioni e degli scopi del committente, che esse rappresentano 

e rispecchiano.18 Il palazzo, purtroppo demolito alla fine del Settecento, fu ceduto con atto del 20 

agosto 1455 dal duca milanese Francesco Sforza a Cosimo il Vecchio.19 La donazione costitui un 

segno dell’amicizia personale e della stretta alleanza politica che legava questi due protagonisti 

della scena italiana. Il palazzo venne poi quasi interamente ricostruito. Le armi e divise medicee 

sparse ovunque all’interno e all’esterno dell’edificio lo contrassegnavano inequivocabilmente 

come propriety della famiglia fiorentina.20 Filarete stesso ci ha tramandato, nel capitolo XXV 

del suo trattato di architettura, steso tra il 1461 e il 1464, una descrizione minuziosa del palazzo 

e del programma iconografico, progettato ma fino ad allora non completato.21 Con l'ausilio di 

un disegno (fig. 13) egli descrive la facciata, il fregio di ghirlande sotto le bifore, il cornicione 

di legno al modo antico e le teste in terracotta sottostanti, alternantesi con le palle medicee, che 

avrebbero decorato la facciata. Un ‘palco all’antica’, cioe un soffitto a cassettoni, sul modello 

della ‘sala grande' del Palazzo Medici a Firenze, ornava la ‘sala grande' del palazzo milanese; ne 

le porte erano al modo consueto in Lombardia, ma alla fiorentina, vale a dire all'antica. L'arreda- 

mento pittorico venne affidato a Vincenzo Foppa, che doveva dipingere nel cortile le immagini 

di otto imperatori romani e i ritratti di Francesco Sforza, della consorte Bianca Maria Visconti e 

dei figli22, mentre negli affreschi della loggia del giardino erano gia presenti "il simulacro d'Ercole 

e piu altri suoi gesti."23

Bergamo o i numerosi ritrattia
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13 Filarete, Il Banco Mediceo di Milano, da Filarete, Trattato di Architettura. BNCF, Magl. II-I-140, c. 192.

Non solamente le armi e le divise medicee, collocate con abbondanza nei luoghi preminenti 

dell‘edificio24, ma pure il linguaggio architettonico ‘moderno’, che riprende le tendenze estetiche 

della citta di Brunelleschi, dimostra chiaramente che la sede del Banco fu concepita secondo un 

programma teso a perseguire gli interessi della casata fiorentina e animato da ben precisi scopi di 

rappresentanza familiare. Questo vale anche per la ripresa del ‘palco all’antica’ nella sala grande 

che costituiva, nel palazzo fiorentino, uno degli elementi piu innovativi.25 In modo particolare, 

sono evidenziati gli intenti di un espresso richiamo a una iconografia squisitamente medicea nelle 

raffigurazioni di Ercole e delle sue gesta, che riportano spontaneamente alla memoria le grandi 

tele che il Pollaiuolo esegui per la sala grande del palazzo fiorentino.26 Non c’e quindi dubbio 

che anche i ritratti di imperatori romani previsti per il cortile del palazzo, come pure quelli in 

forma di imagines clipeatae che ornavano la facciata, rappresentino una decorazione architettonica 

espressamente prevista dal committente.

Cosimo il Vecchio aveva affidato la realizzazione del progetto al figlio secondogenito Gio- 

vanni27; questi, personaggio di spicco ma purtroppo finora poco studiato28, si era impegnato, 

gia a partire dagli anni cinquanta, a completare la collezione di antichita custodita nel palazzo 

di Via Larga. Tramite il mercante Bartolomeo Serragli egli acquisti nel 1453 a Roma "una testa,

229 si chiama Marcho Antonio, bella ed uno Erchole senza capo. Ma si servi anche dell’aiuto

di Bernardo Rossellino e del fratello Carlo, protonotario di Papa Calisto 111.30 Aveva inoltre 

fama di esperto d’architettura e fu consultato dal duca Francesco Sforza per la progettazione 

dell’Ospedale Maggiore di Milano disegnato da Filarete.31 Nell’estate dell’anno 1455, mentre il 

Banco Mediceo era in fase di costruzione, egli soggiorno piu a lungo alla corte ducale di Milano 

e possiamo esser certi che le discussioni avute col duca trattavano non solamente affari di stato 

ma anche l’argomento della filiale medicea.32 Possiamo supporre quindi che sia stato Giovanni 

insieme con Filarete, allora al servizio dello Sforza33, a delineare un programma iconografico di 

stampo mediceo che dovette includere anche il nuovo motivo delle imagines clipeatae di impe- 

ratori romani della facciata.

Otto di queste immagini, gia poste ad ornare la facciata della filiale medicea di Milano, si 

sono conservate e si trovano oggi nel museo del Castello Sforzesco di Milano. Le teste, eseguite 

in terracotta e applicate su un fondo a conchiglia, si distinguono per un energico modellato, una 

vitalita vibrante e una carica di plasticita vigorosa, quasi scomposta, mirante alla caratterizzazione
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14 Ercole, dal Banco Mediceo. Milano, Castello 

Sforzesco.
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15 Alessandro Magno, dal Banco Mediceo. 

Milano, Castello Sforzesco.
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16, 17 Traiano e Nerone, dal Banco Mediceo. Milano, Castello Sforzesco.

del personaggio rappresentato tramite pochi tratti forti e marcati. Tra essi si possono riconoscere 

iritratti di Ercole, Alessandro Magno, Nerone, Galba, Traiano e Adriano (figg. 14-19). Non si 

tratta quindi, come pure e stato suggerito, di invenzioni ideali, di teste anticheggianti, che "evocano 

I'antichita".34 Al contrario, i lineamenti dei volti sono colti con una tale precisione che ancora 

oggi riesce agevole identificare le singole immagini — chiaro indizio, a mio avviso, che i busti in 

terracotta furono modellati seguendo antichi prototipi ben definite

Se ci domandiamo quali busti antichi potrebbero essere serviti da modello per le nostre ima

gines clipeatae, il fatto che si trattasse di una committenza medicea richiama spontaneamente alla 

memoria la collezione raccolta nel palazzo fiorentino. Difatti, sappiamo dalle varie fonti che al 

momento della cacciata dei Medici, nel novembre del 1494, nel palazzo di via Larga si trovavano 

ben ventiquattro busti antichi, trasferiti poi in Palazzo Vecchio.35 Tra essi sono nominati anche 

otto busti di imperatori romani, collocati nel cortile "sopra gli usci delle logge."36 Anche Filarete 

menziona, nella descrizione del palazzo contenuta nel gia citato capitolo XXV del suo trattato, 

non solamente la raccolta delle famose gemme medicee nello studiolo di Piero il Gottoso, ma 

anche, in modo esplicito, le "effigie et le immagine di quanti imperadori et d'huomini degni che 

siano stati."37

Nonostante vari tentativi, gli studiosi non sono ancora riusciti a ricostruire la collezione di 

sculture antiche raccolte nel Palazzo di Via Larga durante il Quattrocento. Il compito e reso 

difficile dal fatto che solo pochi pezzi sono documentati, come ad esempio le teste di Agrippa e 

di Augusto, ricevute da Lorenzo il Magnifico come dono da Papa Sisto IV.38 Lo stesso vale per le 

teste di Scipione Africano, di Faustina e di Adriano, cedute in dono a Lorenzo dal re di Napoli 

Ferrante 1.39 Sappiamo inoltre che anche i busti degli imperatori Nerva, Antonino Pio e Caracalla 

facevano parte della collezione medicea.40 Ma neanche per i busti documentati siamo sempre in 

grado di identificare, tra gli esemplari conservatici, il pezzo preciso che si trovava in possesso 

mediceo. Fanno eccezione le teste di Augusto e di Agrippa, identificate in modo convincente con 

quelle oggi conservate nella Galleria degli Uffizi (hgg. 20-21).41
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18, 19 Galba e Adriano, dal Banco Mediceo. Milano, Castello Sforzesco.

E interessante nel nostro contesto che gli esperti si basino, per le loro proposte, sulle repliche 

delle teste medicee eseguite dalla scultura contemporane a quattrocentesca. Cost Luigi Beschi e 

Klaus Fittschen hanno potuto stabilire 1'identita dei busti di Agrippa e di Augusto degli Uffizi con 

quelli laurenziani perche servirono come modelli per le teste in un tondo attribuito a Giovanni 

della Robbia e oggi conservato al Victoria and Albert Museum di Londra (fig. 22).42 All’inverso, 

di un tondo di Palazzo Davanzati, sempre della stessa bottega, ci si e serviti per identificare tra i 

tre ritratti imperiali presenti agli Uffizi il busto di Adriano in possesso mediceo.43 Sia lo studioso 

italiano che quello tedesco hanno sottolineato che la scultura quattrocentesca si ispirava a modelli 

allora disponibili di busti antichi e massimamente alla collezione medicea esposta nel palazzo, 

nello spazio semi-pubblico del cortile.44

I risultati ottenuti dalla ricerca archeologica sollevano la questione se anche le teste del Banco 

Mediceo possano rispecchiare le teste antiche allora esistenti nella collezione medicea. Dato il 

fatto che il programma della decorazione ha seguito l’esempio del palazzo fiorentino, si pud 

giustamente supporre che pure le teste milanesi seguissero i modelli delle teste antiche di Via 

Larga. Collocate sulla facciata del Banco Mediceo, le teste facevano deliberatamente riferimento 

alle preziose sculture antiche di proprieta dei Medici. Intenzioni simili portarono alla creazione 

dei tondi di Donatello nel cortile del palazzo fiorentino; essi devono aver copiato gli esemplari 

piu famosi della collezione medicea di gemme antiche. Se questa supposizione fosse giusta, il 

ciclo milanese sarebbe da considerarsi quindi il primo riflesso della collezione medicea di ritratti 

antichi — supposizione che permetterebbe di giungere a considerazioni conclusive circa la for- 

mazione di quest'ultima. Significherebbe che, tra i busti collocati sopra le porte del cortile del 

Palazzo Medici45, si dovevano trovare anche i ritratti di Traiano, Nerone e Galba.

Le nostre riflessioni ci riportano al ciclo senese e ai problemi ad esso connessi. Qui si pone la 

domanda se il ciclo del Palazzo Spannocchi non sia da considerarsi un altro esempio dell’influsso 

esercitato dai ritratti antichi medicei. Se ricordiamo la breve sintesi della straordinaria carriera del 

banchiere senese, e ovvio che egli ebbe molte possibilita di conoscere il nuovo motivo decorativo.
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20, 21 Augusto e Agrippa, dalla collezione medicea. Firenze, Uffizi.

Questo vale sia per i suoi contatti con i Medici sia per le conoscenze da lui acquisite nel corso 

della sua attivita per la curia papale. Possiamo essere certi che conoscesse Carlo de’ Medici, come 

lui stesso al servizio di Papa Callisto III e intermediario per gli acquisti di statue e teste antiche a 

Roma per il fratello Giovanni, secondo quanto abbiamo gia visto. Ebbe anche occasione di incon- 

trare di persona Giovanni de’ Medici, il responsabile del programma del Banco Mediceo, quando 

questi soggiorno a Roma quale membro della legazione fiorentina venuta a rendere omaggio a 

Callisto III per la sua ascesa al soglio pontificio.46 E perd anche possibile che il mediatore fosse 

il suo architetto Giuliano da Maiano, il quale lavorava per importanti esponenti della curia. Lo 

Spannocchi era poi in rapporti con i Medici e doveva quindi conoscere le teste antiche esposte nel 

cortile del palazzo fiorentino.47 Giuliano stesso adoperd il motivo dell’imago clipeata nel cortile 

del Palazzo Pazzi, dove si vedono tondi con teste all’antica sopra le arcate delle logge circondate 

dalla collana con la vela — emblema angioino concesso ai Pazzi da Renato d'Angid durante il 

suo soggiorno fiorentino nell’anno 1442.48 Dati questi elementi, si pud ragionevolmente supporre 

che le teste antiche della collezione medicea siano state fonte d'ispirazione anche per Benedetto 

da Maiano, quando egli dovette affrontare il problema di creare un ciclo di teste imperiali per il 

palazzo del banchiere senese.

L'ipotesi trova una certa conferma nel busto dell'imperatore Galba presente sia al Banco Me

diceo che a Palazzo Spannocchi (figg. 2 e 18). Le somiglianze tra le due teste, nei lineamenti ben 

marcati, negli occhi infossati e lampeggianti e nel naso grande e aquilino, come pure nell'espressione 

rabbiosa della bocca, sono talmente forti da indicare un modello comune nonostante le differenze 

stilistiche. Un disegno di Leonardo da Vinci, databile intorno all’anno 1475, come pure il rilievo 

del cosiddetto ‘Darius’, pud servire da prova ulteriore che un ritratto di Galba doveva essere
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22 Giovanni della Robbia, Tondo con i 

ritratti di Augusto e Agrippa. Londra, 

Victoria and Albert Museum.

conosciuto nell'ambito della bottega verrocchiesca (fig. 23). Fu inoltre Peter Meller, gia piu di 

quarant'anni fa, ad attirare l'attenzione sul fatto che il prototipo per il viso della statua equestre 

di Bartolomeo Colleoni del Verrocchio sia stata una testa di Galba (fig. 24).49 Sembrerebbe ancora 

lo stesso modello da cui Leonardo da Vinci trasse ispirazione, quando molto piu tardi esegui i 

suoi studi per il monumento Trivulzio (fig. 25).

L'uso costante fatto da vari artisti collegati all'ambito della bottega verrocchiesca di un ritrat- 

to antico dell'imperatore Galba non pub affatto stupire. Come sappiamo da un elenco di opere 

d'arte che Tommaso, il fratello del Verrocchio, compilb nel 1495 dopo la cacciata dei Medici per 

richiedere i soldi dovuti al fratello per lavori eseguiti ma mai saldati, fu proprio il Verrocchio a 

restaurare i busti degli imperatori romani della collezione medicea.50 I busti imperiali sono stati 

quindi presenti nella bottega del Verrocchio e possiamo esser certi che le famose anticaglie del 

Palazzo Medici, e cioe non solamente il busto di Galba, ma tutte le teste imperiali medicee, abbiano 

acquistato una certa notorieta tra gli artisti fiorentini. Benedetto da Maiano era un frequentatore 

e probabilmente un collaboratore del Verrocchio.51 E lecito quindi supporre che anch'egli abbia 

fatto uso dei modelli antichi del Palazzo Medici — come Giovanni della Robbia dopo di lui — 

quando venne a trovarsi di fronte al compito di creare una serie di busti di imperatori romani a 

tutto tondo per la facciata del Palazzo Spannocchi. L'ipotesi gia avanzata dal Beschi e dal Fittschen, 

che fosse proprio la collezione medicea a servire da modello per gli artisti quattrocenteschi, e 

consolidata anche dal caso Spannocchi.

Vorrei concludere con un breve accenno al significato del motivo. E interessante notare che 

il ritratto imperiale applicato a una facciata esterna non e riscontrabile a Firenze. Benche 1'idea 

sia di origine medicea, cicli di imperatori romani vi si trovano solamente negli spazi interni dei 

palazzi, ma non sulle facciate. Ricordiamo che sia nel Palazzo Medici che nel Palazzo Pazzi le 

teste imperiali erano collocate nel cortile. Sappiamo che anche la serie svetoniana di imperatori
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23 Leonardo da Vinci, disegno di un condottiere. Londra, 24 Verrocchio, monumento per Bartolomeo Colleoni, 

British Museum (no. 1895-9-15-1475). testa. Venezia, Campo Ss. Giovanni e Paolo.

eseguita da Desiderio da Settignano per Giovanni de' Medici era destinata allo studiolo e non a 

uno spazio pubblico.52 Busti di imperatori diventeranno frequenti e diffusi solo a partire dal Cin- 

quecento, quasi sempre strettamente legati a un ambiente di corte. Vorrei ricordare solo la serie 

svetoniana fatta applicare alla facciata del palazzo ducale a Ferrara da Borso d'Este, costituita pero, 

a differenza delle teste Spannocchi, dalle solite immagini di profilo prese dalle monete romane.53 

Possiamo ricordare inoltre le immagini imperiali della 'camera picta' di Mantegna a Mantova54, 

come pure quelle ormai cinquecentesche create da Giovanni da Maiano, figlio di Benedetto, per 

il Cardinale Wolsey a Hampton Court in Inghilterra.55 Difatti, gli imperatori romani venivano 

citati da imperatori e principi in qualita di precursori antichi, rivendicando una continuity ide- 

ale, e come legittimazione e glorificazione del proprio regime, da Carlomagno e Federico II a 

Borso d'Este e Massimiliano I.56 Considerazioni simili erano alla base delle immagini imperiali 

della porta di bronzo del Filarete, in quanto si pretendeva che la Roma papale fosse il successore 

legittimo dell'impero romano.57

Filarete stesso, discutendo nel suo trattato il problema della 'qualita' dell'architettura, vale a 

dire i rapporti e l'adeguatezza tra le forme architettoniche e il rango sociale del committente58, 

aveva riservato il motivo del clipeo imperiale per il palazzo del principe (fig. 26). Non appare 

invece sulla casa designata per il "gentile huomo" (fig. 27). E ovvio quindi che anche per il 

Quattrocento il motivo ebbe chiare connotazioni principesche. La serie svetoniana, in quanto
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25 Leonardo da Vinci, studio per il monumento 

Trivulzio. Windsor Castle (no. 12.502).
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immaginaria galleria di antenati, era generalmente confinata allo spazio privato dello studiolo. 

Manifestandosi in sfera pubblica, le pretese nobiliari collegate al ritratto imperiale si evidenziano 

con enfasi nuova. Nel caso della facciata del Banco Mediceo, queste aspirazioni nobiliari pote- 

vano presentarsi grazie ai favori e alia tutela da parte del Duca, il quale concesse come privilegio 

e segno della sua benevolenza 1'applicazione delle sue armi e divise all’edificio accanto a quelle 

medicee.59 Tuttavia, quello che era possibile nella Milano ducale non era pero, ovviamente, lecito 

nella Firenze repubblicana. A Firenze non si glorificavano i Cesari bensi gli eroi dell’eta repub- 

blicana come exempla virtutis ed e significativo che Giulio Cesare, come mitico fondatore della 

citta, fosse stato detronizzato da Leonardo Bruni.60

Su questo sfondo le ambizioni connesse al motivo del busto imperiale si svelano nel loro 

significato. Sorprende ancor piu che Ambrogio Spannocchi potesse decorare la facciata del suo 

palazzo in modo tale che ne i Medici ne altre famiglie patrizie fiorentine ebbero il coraggio di 

fare. Poiche l'applicazione delle immagini imperiali monumentali in luogo preminente della 

facciata non e solo da intendersi come segno di cultura umanistica del committente, come com- 

memorazione della storia passata o come allusione all'origine romana, che Siena come tante altre 

citta italiane vantava per se. Il fatto che Ambrogio Spannocchi non esitasse a inserire il proprio 

ritratto tra quelli degli imperatori romani dimostra le sue ambizioni di crearsi una galleria di 

ideali antenati antichi inserendovisi come par inter pares (figg. 1 e 10). Qui e manifesto come 

egli concepisse il palazzo quale monumento personale, quale memoria, ‘firmato’ con il proprio 

ritratto e nobilitato dalla serie di immagini imperiali, segno ine quivocabile del proprio rango e 

del decorum cui aspirava. Un ultimo sguardo a Firenze serve per chiarire le differenze. Qui piu 

tardi Filippo Strozzi alzera la mole magnifica e dispendiosa del suo enorme palazzo per crearsi 

in modo analogo un monumento, una memoria personale. Ma — guarda caso — immagini di 

imperatori romani non ce ne sono.
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ZUSAMMENFASSUNG

Imagines clipeatae als architektonisches Dekorationsmotiv gelten in der Literatur allgemein 

als ein lombardisches Motiv und als die Erfindung Filaretes. In dem Artikel wird jedoch die 

Meinung vertreten, dab dieses Motiv in Florenz von den Medici erfunden wurde und zum ersten 

Mal am Banco Mediceo, der Mailander Filiale der Medici-Bank, Anwendung fand. Vorbild der 

im clipeus angebrachten, en-face dargestellten Kaiserbusten waren offenbar die in der Medici- 

Sammlung in Florenz vorhandenen Busten romischer Kaiser. Der von Benedetto da Maiano fur 

den Bankier Ambrogio Spannocchi ausgefuhrte Zyklus an der Fassade seines Palastes in Siena 

ist ebenfalls diesen Vorbildern verpflichtet.

Provenienza delle fotografie:

KIF (Lombardi): fig. 1. - Lensini, Siena: figg. 2-10. - Perotti, Milano: figg. 14-19. - Autrice: figg. 11, 12, 22, 

24. - KIF: figg. 23, 25.


