
Francesco Vossilla-. ALCUNE NOTE ED UNA PROPOSTA PER GIOVANNI BANDINI

In una collezione privata, tra altre opere di gran pregio, sono rimasto affascinato da una Testa di Dante in 

marmo, ehe gia a primo acchito mi evoed i modi di scultori fiorentini del Cinquecento inoltrato (fig. 1). Come 

sovente accade davanti a veri conoscitori, non chiesi al proprietario alcuna informazione ammirando semplice- 

mente la qualitä ideale ed arcigna dell’ovale, inquadrato — al piü tardi nel primo Seicento — da una cornice di 

noce a misura. Qualche tempo dopo, studiando le formelle di Bartolomeo Bandinelli e Giovanni Bandini per il 

coro di Santa Maria del Fiore, vi ritrovai l’ambiente peculiare cui awicinare la Testa di Dante. Si tratta di una 

proposta da fondare su mera base stilistica, poiche non vi sono documenti ne informazioni precise sulla desti- 

nazione originaria dell’opera o sulla sua committenza. Tornato dal proprietario con qualche immagine di con- 

fronto, appresi con piacere ehe anch’egli, per tempo, aveva pensato al medesimo giro di scultori, trovandone 

ulteriore segno nel carattere marcatamente nostrano dell’effige del poeta.

Mi sono convinto ehe l’ovale, pur dipendendo da esempi del Bandinelli, se ne distacca per una risoluzione 

piü controllata, meno inquieta e sentimentale di quella trovata da Baccio nei citati rilievi del Duomo.1 Confron- 

tando l’effige con due Profeti, sicuramente di Bartolomeo, pur non presentando come altri la sigla e la data 1555, 

si vede in quelli una plasticitä fiorente, una tensione esasperata e poi pausata (figg. 2 e 3). Baccio cadenza la forza 

fosforica ehe esce dalle teste sognanti con la saldezza dei modellati e lo Studio dei gesti. Basti quello sentimentale 

del Profeta giovane (fig. 3) ehe cinge le mani in un fare adolescenziale, messo a ribattere alla risolutezza della testa 

ed alla virilitä turgida del corpo affiorante sotto i panni. Comparando il modo di fare le teste delle figure, noto 

quäle cifra di diverse formelle bandinelliane la fronte risaltata ehe descrive al sopracciglio una linea decisa, 

piuttosto dritta, differente da quella curvata e piü morbida della Testa di Dante (figg. 1-3).

Nei rilievi della balaustrata del coro eseguiti da Giovanni Bandini dal 1563 circa al 1572, si vede come l’allievo 

acquieti l’energia del maestro, cercando tra i modelli stessi di tutta questa scuola quelli piü soavi.2 Piü ehe le 

asprezze del Rosso o la libera antiquaria di Polidoro, si sofferma su Andrea del Sarto e sull’antico piü elegante? 

Devono esser piaciute a Giovanni, certamente imbeccato dal Bandinelli, le teste imperiali su monete, medaglie o 

cammei, giacche diverse sue figure in Duomo ne rivelano lo Studio (figg. 4 e 5). Mi pare si possa dire ehe il 

Bandini abbia appreso da Baccio l’importanza di caratterizzare la testa delle sculture lambendo quasi la 

fisiognomica, come si legge ne II Disegno di Anton Francesco Doni, dove il maestro e chiamato ad esprimere 

le sue idee sulla scultura.4 Direttamente sul dato antico o su serie d’incisioni come quella de I Dodici Cesari 

realizzata dal Raimondi intorno al 1520, il Bandini fa un lavoro di modernizzazione delle effigi imperiali. Vi 

innesta cioe il dato moderno ed umano di qualche faccetta fiorentina, ma senza cadere nella memoria plebea di 

questo o quello. Diversi Profeti scolpiti da Giovanni rivelano assonanze con il Dante in passaggi ‘morelliani’, e 

mostro qui solo due dettagli di teste per non tediare (figg. 4 e 5): notiamo il modo di disegnare la mascella di 

profilo, la linearita dei piani del volto particolarmente intorno a zigomi piuttosto dolci, la caratterizzazione invece 

dell’arcata sopraccigliare e dell’occhio dalle palpebre un po’ gonfie, l’incisione dei solchi d’espressione intorno a 

bocche corrugate dal labbro inferiore leggermente piü tumido dell’altro, il mento tondeggiante, piuttosto vicino 

alla bocca.

Anche abbandonando il lavoro giovanile in Santa Maria del Fiore, in altre statue del Bandini ritrovo le 

medesime cifre. Verniciate di michelangiolismo, marcano nel 1598 il volto di ragazzo robusto del Meleagro o 

Adone, riapparso recentemente sul mercato antiquario e dall’Avery in maniera convincente assegnato all’ultima 

attivitä di Giovanni, svoltasi per i duchi di Urbino? Tuttavia, il Dante mi sembra relativo al periodo fiorentino 

di Giovanni, quando per i gran signori locali lo scultore di Castello rappresentava con Vincenzo De’ Rossi e 

Battista Lorenzi gli ammodernamenti degli eredi del Bandinelli sul dato particolare del maestro. Soprattutto 

Giovanni fu fedele all’aulico del suo predecessore, ehe addolci con una punta di ‘naturalismo’, specializzandosi 

in effigi e ritratti dei Medici e di personaggi storici. A detta del Borghini non solo: “E veramente Giovanni nel 

fare i ritratti, ehe simiglino eccellentissimo; e niuno di quanti scultori hanno ritratto il Gran Duca Francesco, l’ha 

fatto come egli simigliare ...” ma anche “... ha in diversi tempi condotte venti teste di marmo rappresentanti 

Imperadori, e altri antichi huomini famosi, delle quali una parte ne e andata in Francia, cinque sono in casa Jacopo 

Salviati, una di Christo si trova nel Coro di San Vincenzo di Prato, e l’altre sono in Firenze in casa piü 

gentilhuomini.”6 Il Baldinucci, sulla scorta del Borghini, scrive ehe Giovanni e "... valente uomo, e grande 

imitatore del Bandinello, particolarmente nell’intelligenza e pratica del disegno, ed in ciö ehe a’ ritratti appartiene, 

non ebbe in Firenze chi nel suo tempo gli fosse eguale.”7 Il Baldinucci ci conferma il Borghini sulle teste di 

uomini famosi realizzate da Giovanni nel periodo fiorentino, allorquando lo scultore inviö a Girolamo Seriacopi 

in Francia "... in diversi tempi molte teste di sua mano, rappresentanti imperatori, e altri insignissimi uomini, ed 

altri ne intagliö per Jacopo Salviati, e per altri nostri cittadini.”8 Si trattö principalmente di busti come giä intese 

il Middeldorf, ma non escluderei ehe tra gli “huomini famosi” citati dal Borghini non vi fosse qualche testa 

dell’Alighieri simile alla nostra. Difatti, il Bandini apprese da Bandinelli il gusto e la difficoltä del lavoro di rilievo,
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1 Giovanni Bandini (attr.), Dante (1577ca.), cm 30 x 25 x 5 in cornice. Collezione privata.
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2 Baccio Bandinelli, Profeta (1555ca.). Firenze, coro di Santa Maria del Fiore.

pratica ehe garanti a Baccio una sorta di primato cinquecentesco, e ehe l’Heikamp vede perseguita dal maestro 

in ossequio alla tradizione donatelliana ma anche come specialitä libera dagli inevitabili confronti con il 

Buonarroti.9 In piü, per grandissimi disegnatori come Baccio, e quäle forse fu anche Giovanni a detta dei coevi, 

il rilievo era cimento inevitabile.

Del Bandini rimangono a Firenze i due peculiari ed innovatori quadri di rilievo realizzati intorno al 1577 con 

Storie della Vergine nella cappella Gaddi a Santa Maria Novella, dove si trovano altre fisionomie di parentela 

stretta con il Dante. Raffigurano la Presentazione di Maria al Tempio e lo Sposalizio della Vergine (figg. 6 e 7), 

e Giovanni vi omaggia lo stiacciato di Donatello e la retorica ghibertiana. In tal senso, perviene ad una risoluzione 

tanto sintetica e moderna da affiancare le tendenze ‘puriste’ del Giambologna (per esempio: l’architettura e i 

panneggi abbassati delle figurine nello sfondo deWAlle goria di Francesco I al Prado del 1565 circa, o gli astanti 

ne La sepoltura di Cristo del 1590 circa al Victoria and Albert di Londra, ehe oltre a Cornelis Floris indicato 

dall’Avery10 citano tipi di paludati del Bandinelli dal Martirio di San Lorenzo e dalla Deposizione dalla Croce per 

Carlo V) e della pittura fiorentina coeva ehe riscopre il primo Cinquecento, come intese il Middeldorf e poi ha
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3 Baccio Bandinelli, Profeta (1555ca.). Firenze, coro di 

Santa Maria del Fiore.

velocemente ribadito il Pizzorusso.11 Raffrontando il Dante con le sculture della cappella Gaddi non solo mi 

sento di proporre una datazione dell’ovale intorno a quella data, ma mi corre l’obbligo di rafforzare l’indipen- 

denza inventiva del Bandini in Santa Maria Novella, sovente negata o intesa come segno di cesura con la lezione 

del Bandinelli. Il Boucher e poi l’Avery hanno dato credito ad Agostino del Riccio vedendo nei marmi la 

trascrizione di due terracotte d’analogo soggetto di Jacopo Sansovino, presenti presso Giovanni e Niccolb Gaddi.12 

Cib e stato messo in forse dal Ferretti, ehe vede nelle due composizioni uno Stile sganciato nella forma dal 

Bandinelli e proprio di Giovanni.13 Non e escluso ehe i Gaddi avessero giä chiesto al Sansovino opere con il 

medesimo soggetto mariano svolto dal Bandini in Santa Maria Novella, ma questi non ritiene nulla dello Stile del 

Sansovino. Pur lavorando forse su una base compositiva altrui, Giovanni la vanifica a seconda dei propri studi 

del tempo del Bandinelli, e di qui nascono il sartismo ed il michelangiolismo di certe figure. Non dipendono 

dunque dal Sansovino come dice il Ferretti14, giacche formalmente quelle fonti furono sempre svolte in maniera 

diversa da Jacopo rispetto al vasto ma piü scabro quattrocentismo dell’accademia bandinelliana. Banalmente si 

pub dire ehe il rilievo del Sansovino sia sovente troppo aggettante e popoloso di figure per esser base delle Storie 

di Maria della cappella Gaddi. Le figure di Giovanni sono leggere e schiacciate, certamente ancor piü schizzate 

di quanto fu prodotto al coro del Duomo. Risultano parole di una fräse ‘pittorica’, ehe forse il Bandinelli non 

avrebbe gradito per la riduzione delle tensioni e delle venustä solide dei corpi. Ma per essa fu proprio discrimine 

utile l’esercizio grafico inculcato ai giovani dal Bandinelli, ehe sovente ambi ad invenzioni scultoree o incisorie 

pari alla grande pittura di Raffaello, Michelangelo, e Andrea del Sarto. Cosi, i due ragazzi seminudi in primo 

piano nella Presentazione al Tempio (fig. 6) sono modificati dalle coppie di nudi del Tondo Doni con un’anatomia 

fattasi quasi evanescente ; ancora nella stessa storia attengono alla lezione ghibertiana, sartesca e bandinelliana 

assieme: le architetture con l’esedra, gli spettatori in movimento sulla scalea (in generale elaborati dai gruppi in 

movimento di Andrea tipo Storie di Giuseppe per i Borgherini, e nei tipi dagli intabarrati del Martirio di San 

Lorenzo di Baccio), tra cui s’intravede un giovane seduto ehe si abbraccia un ginocchio, tratto di peso dalla figura 

raffigurante Adamo nell’Annunciazione di Andrea per San Gallo, oggi alla Palatina(fig. 6).15
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4 Giovanni Bandini, Profeta (1563ca.-1572). Firenze, coro di Santa Maria del Fiore.
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11 Dante va soprattutto esaminato con il San Giuseppe nello Sposalizio della Vergine (fig. 7), composizione 

dal rilievo un po’ piü volumetrico della Presentazione al Tempio. Qui spiccano fortissime le cifre di Giovanni 

a sciogliere dubbi sulla restituzione alla mano del Bandini del nostro ovale. Si guardi nuovamente al disegno 

generale del tipo d’uomo, nonche ai dettagli soliti degli occhi, labbra e mento. La differenza e solo nel naso, ehe 

nel Giuseppe e dritto mentre nel ritratto dell’Alighieri e prettamente ‘dantesco’, secondo una tradizione inventata 

dal Boccaccio.16 A proposito di quel celebre naso aquilino, mi sowiene come il Bandinelli nel Disegno del Doni 

parlando di “phisionomia”dica: "... gl’occhi profondi con certa carnositä ehe abonda nella cassa dell’occhio, segno 

vero d’huomo sagace e astuto. Il naso giusto e aquilino con le labbra sottili e segno d’eloquente oratore ...”.17 Se 

applicato a Dante, ciö bene incontra la tradizione rinascimentale di Dante come poeta e giureconsulto esemplata 

anche in Palazzo Vecchio nelle tarsie quattrocentesche di Giuliano da Maiano e del Francione per le imposte della 

porta nella Sala dei Gigli.18 Soprattutto la Testa di Dante deve esser stata influenzata dal Dante della cupola di 

Santa Maria del Fiore, posto dal Vasari tra gli Eletti.19 L’effige del Duomo sarä stata particolarmente presente al 

Bandini per i rapporti con Vincenzo Borghini, iconologo degli affreschi nella cupola e mentore dello scultore 

dopo la morte di Baccio, e con Niccolb Gaddi tra coloro ehe caldeggiarono lo Zuccari per terminare la colossale 

impresa pittorica.20 Ci si potrebbe spingere ad altre congetture pensando all’ambiente dell’Accademia degli Umidi 

poi Fiorentina di cui faceva parte anche il Bandinelli (dal 21 maggio 1545), o alle Lezioni degli Accademici 

Fiorentini sopra Dante, raccolte dal Doni ed edite nel 1547.21 Ma rimarrebbero, come dicevo, solo congetture, al 

pari di quelle sulla possibile committenza del Dante tanta fu la fortuna dell’Alighieri tra i fiorentini del Cinque

cento, e tali furono i gentiluomini ehe dettero lavoro al Bandini: Niccolini e Salviati e soprattutto Niccolb Gaddi, 

ehe chiese ai propri eredi di decorare la cappella Alighieri di San Remigio con un soggetto tratto dal Paradiso 

di Dante, e di ornarla delle proprie armi congiunte a quelle degli Alighieri.22 Mi limito a suggerire ehe, ancora 

all’epoca di Giovanni, alcuni dei nostri scultori, pur se estromessi ormai dalle accademie letterarie, provassero 

personale devozione per i poeti del Trecento. Devozione dimostrata -e credo insegnata anche a ragazzi quäle fu 

il Bandini in quella bottega-da Baccio Bandinelli, come egli scrisse nel Memoriale con la consueta punta di 

vanagloria: "... fra tutti i poeti vulgari Dante mi pareva amirabile, ma Francescho Petrarca fu il mio amore, quäle 

ho cercato sempre di immitare ...”.23
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6 Giovanni Bandini, Presentazione di Maria al Tempio (1577). Firenze, cappella Gaddi, Santa Maria Novella.
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