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STORIA D’UNA FONTANA.

IL BACCO DEL GIAMBOLOGNA IN BORGO SAN JACOPO

di Francesco Vossilla

per Gerhard Ewald

Nel Medioevo, alla base dell’antico ponte ehe precedette il Ponte Vecchio, all’incirca dove 

oggi s’ incontrano via de’ Bardi, via de’ Guicciardini, Borgo San Jacopo s’ alzava una statua 

equestre tardoromana1, cosi descritta dal Cinelli:

... statua Equestre di Marte, ehe fü tolta dal Tempio di S. Gio: Batista nell’abo- 

limento dell’Idolatria, la quäle cadde in Arno stante un grandissimo Diluvio di cui 

fanno menzione gli Storici. Pare ancora ehe cib accenni il nostro Divino Poeta Dante 

in questi versi tolti dal 16. Canto del Paradiso parlando del Buondelmonti: “Molti 

sarebbon lieti, ehe son tristi / Se Dio t’avessi conceduto ad Erna / La prima volta, 

ch’a Cittä venisti / Ma conveniasi a quella pietra Scema / Che guarda il Ponte, ehe 

Fiorenza fesse / Vittima nella sua Pace postrema.”2

Scomparso il Marte nella piena del 1333, tre secoli dopo Ferdinando II de’ Medici decise 

d’abbellire il quadrivio ai piedi del Ponte Vecchio con un altro gruppo antico3, giunto da 

Roma tra il 1570 e il 1574. Si procedette, allora, nel 1640 con un restauro curato da 

Lodovico Salvetti su un modello fornitogli dal Tacca.4 Il gruppo di due guerrieri, l’uno ar- 

mato ehe sorregge 1’altro nudo e ferito a morte, e il Menelao e Patroclo oggi sotto la Loggia 

della Signoria (fig. 1), e fino all’Ottocento fu interpretato dagli antiquari quäle Aiace, nono- 

stante ehe i meno dotti lo facessero personaggio non epico ma storico, Alessandro Magno? 

L’Aiace fu posto sopra una fontana formata in basso da un sarcofago romano strigilato e 

decorato da due teste leonine.6 Tuttavia, la collocazione al quadrivio non favoriva il passaggio 

delle carrozze e diversi stranieri se ne lamentavano, come pure si lagnavano dell’eguale situa- 

zione in cui ci si trovava al Canto de’ Carnesecchi, presso le odierne via de’ Cerretani, via 

de’ Banchi, via Panzani dove il transito similmente era ostacolato daH’Erco/e e Nesso del 

Giambologna (fig. 2), comunemente chiamato il Centauro, terminato per Ferdinando I nel 

1599 e lä sistemato nel 1600. In questo novero era anche Horace Mann, ehe il 26 marzo 

1763 scriveva al Walpole, informandolo di aver consigliato il maresciallo Botta Adorni — 

reggente per Francesco Stefano di Lorena — di rimuovere V Aiace ed il Centauro dalle poco 

pratiche sistemazioni secentesche e d’abbellirne invece la Loggia della Signoria:

A plan of a new staircase has been made for the Gallery, the entrance to be under 

the great lodge where the Perseus and the Rape of the Sabine stand. To make it 

complete I have advised the Marshall to put there the Centaur and the Alessandro 

Magno (as it is called). You may remember that those two statues stand in very 

improper parts of the town. They are levening [Vc] the access to the Palazzo Pitti 

to make it safe and easy for coaches ...7

Entrambe le statue erano lodate dai visitatori ed in qualche modo accomunate nel giudizio 

critico. Ciö si intende ad esempio per il Cochin ehe — nel suo Voyage d’Italie del 1758 — 

dopo aver parlato giustappunto della Loggia della Signoria nomina tra le piü importanti scul- 

ture di Firenze il Centauro e V Aiace, considerando pure quest’ultimo quäle Opera del Giam

bologna.8 Non so dire quanto l’idea del Mann si diffondesse in cittä, fatto sta ehe Giuseppe
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3 Bernardino Rosaspina da G. Magazzari, Fon

tana del Centauro in Borgo San Jacopo. Ac- 

quaforte, BNCF, Raccolta Cappugi.

Del Rosso la ripropose a Pietro Leopoldo nel 1788, allorquando il granduca e quell’architetto 

decisero d’ampliare la decorazione della Loggia della Signoria sistemandovi un numero di 

statue trasferite dalla Villa Medici di Roma. II Del Rosso, cioe, avrebbe voluto collocare sotto 

il prestigioso portico pure il Centauro e X Aiace, ma Pietro Leopoldo, ehe lä voleva celebrare 

con agio ed imponenza la festa annuale degli Omaggi, optö nel 1791 per una soluzione ri- 

dotta. Difatti, egli fece approntare per la Loggia solo i due leoni ehe a tutt’oggi ne adornano 

la scalinata e le sei figure di matrone romane sulla parete di fondo.9 In ogni modo, il pro- 

posito di sbarazzare delle due statue il Canto de’ Carnesecchi ed il quadrivio alla base di 

Ponte Vecchio prese campo, e nel 1789 il Centauro venne posto dall’architetto Paoletti sotto 

la testata degli Uffizi, di faccia al fiume.10 Tuttavia, giä il primo giugno 1791 fu da 11 rimos- 

so perche d’ingombro alle cerimonie per la fastosa entrata di Ferdinando III in piazza della 

Signoria. Successivamente, nel 1797, il Centauro fu trasportato al quadrivio dove si trovava 

l’zlztfctf, giacche quest’ultimo gruppo veniva affidato alle eure dello scultore Francesco 

Carradori, ehe ne riformasse i restauri secondo i nuovi criteri della “stille Größe”.11

Vennero gli anni della Baciocchi, e nel 1812 il prefetto Joseph Fauchet tornö a lamentarsi 

della collocazione della fontana oltr’Arno. Egli propose, cosi, la rimozione del Centauro e della 

fontana da trasportare in piazza Santa Croce; ne chiese parere al maire Emilio Pucci ed ai 

membri dell’Accademia, in una lettera ehe rivelava poca conoscenza storica, poiche la fonte 

piuttosto ehe d’Alessandro era divenuta di Carlo Magno ed il Centauro Opera del Bandinelli:
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... je vous invite aujourdhui a examiner, et ä me faire un rapport sur la question de 

savoir s’il ne conviendrait pas de transporter au centre de cette place la fontaine de 

Charlemagne ou de Centaure ... Ce superbe ouvrage de sculpture de Baccio Bandinelli 

merite d’etre etablie dans un lieu plus apparent, et l’on ne peut en choisir un plus 

convenable que la place qui est au devant d’un Eglise oü sont renfermes les monu- 

ments les plus precieux de la Toscane.12

Ma le personalitä fiorentine non ritennero il Centauro appropriato a Santa Croce13, ed esso 

rimase altri vent’anni in Borgo San Jacopo (fig. 3). Alla meta dell’Ottocento, le vicende della 

fontana si legarono nuovamente a quelle della Loggia della Signoria, ed in particolare alle 

sistemazioni ehe mutarono quella fabbrica in un’accademica galleria di statue. Tali mutamenti 

furono concertati da Antonio Ramirez di Montalvo presidente dell’Accademia di Belle Arti, 

da Girolamo Ballati Nerli direttore dello Scrittoio Fortezze e Fabbriche e da Pasquale Poc- 

cianti primo architetto di quell’ufficio, ed inclusero la collocazione nell’edificio del Centauro 

e dell’Ataee. La Loggia della Signoria divenne, cosi, un elegante ricovero per sculture cele- 

brate, esempi d’una statuaria tra le piü emendate e divisa tra scuola fiorentina e classicitä.

4 Fontana di Bacco (stato attuale). Firenze, Borgo San Jacopo.
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In breve, l’aspetto avito della Loggia veniva snaturato per assimilare la fabbrica ai tanti musei 

coevi giocati tra Rinascimento e mondo antico. Queste trasformazioni presero dal 1837 al 

1841, anni di pareri contrastanti dei funzionari prima citati.14 Per il nostro argomento due 

lettere dei suddetti sono significative. La prima e una missiva del Poccianti al Ballati Nerli, 

del 14 aprile 1837, in cui l’architetto proponeva di collocare sotto la Loggia della Signoria 

sia X Aiace sia il Centauro. Questa la descrizione della fontana e dell’opera del Giambologna:

Frattanto io vedeva con sommo rincrescimento, e lo vedeva fino dall’epoca nella quäle 

fu situato nel luogo stesso ove esisteva il Menelao conosciuto allora col nome d’Aia- 

ce, il gruppo del Centauro, capo d’opera di Giovan Bologna, ehe si era voluto torre 

all’azione dell’intemperie dal Granduca Pietro Leopoldo. Questo Principe munifico, 

Protettore delle Belle arti e di ogni altro ramo del sapere, per opera dell’architetto 

Paoletti, lo fece situare sotto l’arco medio degli Uffizi, da dove fu tolto nell’occasio- 

ne del solenne ingresso in Firenze del di Lui Successore il Gran Duca Ferdinando 

III, ehe passb per quel sito allorquando prese possesso della Toscana nel Salone del 

Palazzo Vecchio, ne piü vi fu collocato sembrando troppo piccola cosa per quäl vasto 

spazio. Questo dispiacere si rinnovava in me piü volte al giorno vedendolo esposto 

di continuo al pericolo di esser mutilato per opera degli insolenti ehe salgono sulla 

vasca antica appoggiata al suo piedistallo e vi fanno ogni sporca operazione, io an- 

dava pensando ove avrebbe potuto situarsi per salvarlo dai mali ehe gli sovrastono.15

La fontana, dunque, invitava l’irrispettose abluzioni dei poveri, ehe avrebbero potuto 

danneggiare il Centauro. Da qui la necessitä di ricoverarlo sotto la Loggia della Signoria. 

Inoltre

il ... nuovo progetto fu applaudito e fu invitato da tutti a fare la proposizione 

soggiungendo il Sig. Presidente da Montalvo ehe esisteva nel ripiano della prima Scala 

ehe dalla Galleria discende al Corridore ehe va al Palazzo di Residenza, una statua 

di bronzo di qualche pregio, essa potrebbe rimpiazzare il Centauro ed abbellire la 

Fontana sottoposta a quel gruppo.16

La “statua di bronzo” e il Bacco a tutt’oggi in Borgo San Jacopo (fig. 4), opera giovanile 

del Giambologna.17 Non credo ehe Antonio Ramirez di Montalvo, proponendo di sistemarlo 

sopra la fontana, ravvisasse nel Bacco la mano del Giambologna, e quindi pensasse di sosti- 

tuire ‘filologicamente’ un capolavoro in marmo dell’artista con un altro piü resistente in 

bronzo, certamente piü sicuro all’intemperie. Difatti, va ricordato come il Cinelli indicasse il 

Bacco quäle opera del Cellini.18 La scelta del Montalvo credo, invece, sia stata suggerita da 

altre considerazioni. In primo luogo, la collocazione poco favorevole della scultura in Galleria, 

in “un ripiano della prima scala”, di poi il gesto del Bacco con il braccio alzato e la coppa 

volta verso il basso, mossa ehe ben si sarebbe adattata ad un’elegante fontana.

L’altra lettera e quella del 25 giugnol838, con la quäle Girolamo Ballati Nerli informava 

Leopoldo II sui propositi del Poccianti:

Fin da quando venne proposto di collocare sotto la Loggia dell’Orcagna il gruppo 

marmoreo antico rappresentante Menelao e Patroclo, mi sovvenne alla mente la fe- 

licissima idea concepita dall’A.V.I. e R. di togliere ai danni dell’intemperie e rico- 

verare a miglior sito il capo d’opera di Gian Bologna, parlo del gruppo del Centauro 

esistente sulla pubblica strada alla coscia del Ponte Vecchio. E dietro i concerti da 

me in quell’epoca tenuti col Commendatore Presidente dell’Accademia delle Belle 

Arti, e col Cavaliere Poccianti Primo Architetto e correttore di questa Direzione fu 

convenuto d’accordo ehe la stessa magnifica Loggia dell’Orcagna poteva contenere i 

citati gruppi ...19



F. Vossilla / La fontana di Bacco in Borgo S. Jacopo 135

Dalia lettera del Ballati Nerli apprendiamo ehe Leopoldo II aveva suggerito il ricovero del 

Centauro in luogo coperto. Fra le carte dello Scrittoio mancano ordini del granduca intorno 

al gruppo. Tuttavia, si puö ritenere ehe egli abbia considerato lo stato precario della statua 

e ne abbia fatto parola con i funzionari di quell’ufficio. II direttore dello Scrittoio informava, 

poi, il granduca intorno alla sostituzione del Centauro con un’opera da affidare all’architetto 

Francesco Leoni. Si trattava d’una nuova fontana da porre in Borgo San Jacopo e ehe avreb- 

be riutilizzato la vasca romana posta sotto il Centauro nonche liberato il quadrivio da quell’in- 

comodo monumento. A tal fine il Ballati Nerli ed il Leoni avevano pensato d’accomodare un 

edificio del quartiere per accogliere la fonte e di sistemarla in una piccola bottega alla base 

della duecentesca torre dei Rossi Cerchi.20 Le trattative condotte dallo Scrittoio con il pro- 

prietario della botteguccia, l’arrotino Pasquale Serrati, furono lunghe e difficili. Di questo 

esercizio rimane all’Archivio di Stato di Firenze una piantina inedita (fig. 5) di Francesco 

Leoni, e da quest’ultimo allegata alle sue perizie del 1837-38.

5 Bottega di P. Serrati in Borgo San Jacopo. Pianta di Francesco Leoni, ASF.
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7 Francesco Leoni, Disegno per la Fontana in Borgo San Jacopo. ASF.

In quegli anni, Francesco Leoni godeva d’una certa fama. Aveva realizzato il tempietto- 

fontana in ghisa per Grosseto oggi ad Arcidosso (fig. 8), diretto i restauri al Bargello durante 

i quali, sotto suggerimento del dantista Seymour Kirkup21 si portarono alla luce le pitture 

della cappella, con il famoso ritratto di Dante, e nel 1837 aveva riattato le vecchie carceri 

delle Stinche per la nuova Societä Filarmonica.22 In Borgo San Jacopo, il Leoni pensava di 

sistemare la vasca in una nicchia, da ricavare alla base della torre Rossi Cerchi. Cosi il Ballati 

Nerli indicava come questo progetto
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[avrebbe tolto] al tempo stesso un ostacolo al libero transito delle carrozze in un 

punto frequentato dal pubblico, come il canto tra la Via Guicciardini e Borgo San 

Jacopo, e perche in fine la Loggia dell’Orcagna sublime per la sua imponente archi- 

tettura, e per le produzioni dell’Arte ehe contiene, con la riunione dei due precitati 

gruppi del Menelao e del Centauro desterä sempre piü la universale ammirazione. E 

in quanto alla collocazione della tazza parmi ehe non potesse provvedersi in miglior 

modo ehe con la progettata Nicchia, la quäle dispensa da gran spese e dalla necessitä 

d’ingombrare l’area pubblica, come avverrebbe se si pensassi ad una Fonte isolata.23

Tra le carte dello Scrittoio ho rinvenuto due disegni inediti di Francesco Leoni. Nella 

perizia numero 3 del 1838, firmata e datata al 18 giugno, egli inserisce la vasca romana 

nell’agevole nicchia (fig. 6). La tazza e sormontata da tre bocchette per l’acqua. Davanti alla 

nicchia, stanno due colonnine basse a separare dalla strada. Sotto appunta: “Nuova Nicchia 

per la Fontana ehe si Ieva dal Centauro”, poi disegna, visto dall’alto, lo spessore della vasca. 

Manca, dunque, la statua prevista dal Ramirez di Montalvo a coronamento dell’opera. L’ar- 

chitetto scriveva poi:

... la pianta del giro della nicchia seconderä quanto e possibile quello della tazza 

attuale della fonte ehe propongo ricollocare per lo stesso servizio. Le pareti della 

nicchia saranno a bozze piane di filaretto, ehe richiamino i filari delle pietre esterne 

centinate a’ modo della nicchia; punzecchiate come lo sono quelle del Palazzo Cer- 

chi.24
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Fontana Incontro II Palazzo del' Em("Sig" 

Cardinale Spada In Roma

9 e 10 Francesco Borromini, Fontana. Roma, Palazzo Ossoli. Incisione di G.G. Rossi e stato 

attuale (la figura perduta sostituita da sagoma in legno).

Alla perizia numero 35, e allegato un bei disegno acquarellato, firmato “Francesco Leoni 

Architetto” e datato 5 settembre 1838, ehe mostra il progetto piü simile alla sistemazione 

definitiva della fontana (fig. 7). Guardando il secondo progetto notiamo come al centro della 

nicchia sia una statua di fantasia ehe non e il Bacco. La figura e posta su di un plinto 

rettangolare con testa di leone, e da questa protome sgorga l’acqua ricevuta nella vasca ro- 

mana. Vediamo poi tre gradini ehe conducono alla fonte, ed una sobria ringhiera in ferro. 

Sotto e disegnata la vasca vista dall’alto con il getto d’aequa proveniente dalla protome del 

plinto.

Le carte dello Scrittoio conservano pure una lettera di Luciano Pratellesi, segretario gran- 

ducale, del 29 ottobre 1838, dove si autorizza il Ballati Nerli

ad assumere la consegna dalla direzione della I. R. Galleria di una statua in bronzo 

di moderno lavoro, rappresentante Bacco, e quindi poträ ordinäre ehe venga questa 

collocata nella nuova nicchia stata costruita sotto la Casa Cerchi all’oggetto di tra- 

sportarvi la fonte ora esistente all’imbasamento del gruppo marmoreo del Centauro 

combattuto da Ercole.23

Ritengo, dunque, ehe Francesco Leoni abbia realizzato il primo progetto del 18 giugno 

1838 senza nessuna statua, perche l’utilizzo del Bacco secondo l’idea del Ramirez di Montalvo 

non era ancora stato approvato. Cosi, fino a quel momento, al Leoni era stata ordinata la 

sola sistemazione della fonte nella nuova nicchia. Successivamente, e quindi nell’estate 1838, 

si richiese all’architetto d’alzare una figura in bronzo sopra la vasca. Egli realizzb, allora, il 

disegno acquerellato del 5 settembre, senza aver visto il Bacco, Opera non famosa, ed il cui



140 F. Vossilla / La fontana di Bacco in Borgo S. Jacopo

11 Giambologna, Bacco. Firenze, Borgo San Jacopo.
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12 Giambologna, Bacco (particolare). Firenze, Borgo San Jacopo.

uso per la fontana fu approvato ufficialmente solo il 29 ottobre. Da questo momento, il Leoni 

ed i suoi operai lavorarono speditamente. Difatti, in una lettera del 28 dicembre 1838, l’ar- 

chitetto comunicava al Ballati Nerli ehe “la fonte di Bacco in luogo del Centauro fu Ultimata 

fin dal 15 stante e fino dal 22 stesso sbarazzata la Piazza dall’imbasamento su cui quel 

Gruppo posava ...”26

Significativa e la somiglianza tra la soluzione del Leoni ed una ben piü antica del 

Borromini. Mi riferisco alla fontana posta nella nicchia esterna al palazzo Ossoli di Roma in 

piazza Capodiferro. La fontana fu realizzata dal Borromini per gli Spada intorno al 1655, ed 

era costituita da una figura muliebre in stucco e da una protome leonina in marmo ehe 

sgorgavano in una tazza strigilata e di lä in un’altra vasca. L’invenzione borrominiana fu 

modificata in basso giä nel 1673 per volere di Orazio Spada ehe, scontento della sporcizia 

accumulatasi nella vasca inferiore, la fece ricoprire e la cinse con due piloni ed una ringhiera. 

Cid appare anche nella tardosecentesca Nuova raccolta di fontane ehe si vedono ne Palma cittä 

di Roma, Tivoli e Frascati di Giovanni Giacomo Rossi27, in cui la fonte Ossoli-Spada e ripro- 

dotta (fig. 9). Le bugne dipinte ehe vi si vedono e tutta la decorazione sono simili alla nicchia 

ed alla fonte accomodata dal Leoni, ed ancor piü stringente e tale somiglianza guardando ad 

una foto recente ehe mostra la tazza strigilata ed ornata di teste leonine nonche la protome 
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al di sopra (fig. 10), eguali nella fonte Spada ed in quella di Borgo San Jacopo. Senza dover 

forzatamente pensare ad una conoscenza diretta della fonte Spada mi pare plausibile un ri- 

ferimento alla stampa del Rossi da parte del Leoni, ehe dovendo recuperare la vasca romana 

l’inserisce in una nicchia e la sormonta di una protome leonina e di una statua, citando l’in- 

venzione del Borromini.

Alla fontana di Borgo San Jacopo rimase il nome di fonte del Centauro ed il Bacco non 

ebbe fortuna critica, tanto ehe il Burckhardt lo considerö d’anonimo discepolo del Cellini e 

di conformazione volgare.28 Fu Friedrich Kriegbaum, nel 1928, ad identificare la statua (fig. 

11) con il Bacco realizzato da Giambologna per Lattanzio Cortesi intorno al 1559, epoca del 

concorso per il Nettuno di piazza della Signoria, e dal Cortesi donato ai Medici.29 Il Krieg

baum mise giustamente in luce la somiglianza del Bacco con il Perseo del Cellini nei volumi, 

nel pondus, nel modellato, nelle linee del volto, finanche nella lavorazione delle superfici.30

13 Fontana di Bacco (ca. 1930). Firenze, Borgo San Jacopo.
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Tutte somiglianze innegabili ehe credo vadano comprese come vere citazioni, nate dall’in- 

fluenza culturale esercitata sul Giambologna dal suo mentore Bernardo Vecchietti. Sappiamo 

ehe fu il Vecchietti ad ospitare il giovane scultore a Firenze per ben quattordici anni, ed a 

introdurlo presso i Medici31, e ehe fu ancora il Vecchietti a controllarne la formazione, a 

detta del Baldinucci, mettendolo a conoscenza della scuola fiorentina di scultura32 e molto 

probabilmente facendogli conoscere altri committenti. Nulla sappiamo delle predilezioni arti- 

stiche del misterioso Lattanzio Cortesi, conosciamo invece le collezioni del Vecchietti ed i 

suoi pareri sull’arte espressi ne II Riposo.5i Da cib intendiamo se non un amore quantomeno 

un forte riconoscimento dell’opera del Cellini. Difatti, il Vecchietti teneva presso di se “il 

disegno del modello del Perseo di piazza”34 e fu pure padrino della figlia di Benvenuto, 

nonche esecutore testamentario dello scultore.35 Se la datazione al 1559, come credo, e cor- 

retta il Bacco e il primo grande bronzo realizzato dal Giambologna, una sorta di presenta- 

zione nel campo delle fusioni monumentali, realizzata ancora sotto Cosimo I, committente del 

Perseo. Non va scordato come il Vecchietti sia entrato a far parte della corte fiorentina 

all’epoca di Cosimo I, e come per questi abbia operato da agente commerciale ed artistico.36 

Cosimo ed Eleonora da Toledo avevano tanto gradito il Perseo da tenere nella guardaroba di 

Palazzo Vecchio una piccola replica di bronzo oggi al Bargello.37 Ritengo, allora, ehe il 

Vecchietti avesse emulato il duca recuperando e conservando nelle proprie collezioni il dise

gno per il Perseo e ehe successivamente abbia suggerito al Giambologna i riferimenti a 

quell’opera celebre nonche primo segno pubblico del mecenatismo di Cosimo de’ Medici.38

In conclusione ricordo le vicende recenti e piu melanconiche della fontana di Borgo San 

Jacopo (fig. 13). Essa andb distrutta nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, un anno dopo 

la morte del suo maggiore studioso, il Kriegbaum, perito nel bombardamento alleato ehe colpi 

Firenze il 25 settembre 1943. Con gli angloamericani alle porte il comando tedesco decise, 

con un ordine ormai insulso, di far minare e sventrare i ponti della Carraia, di San Niccold, 

di Santa Trinita, della Vittoria, e le vie Por Santa Maria, Guicciardini, Bardi, lungarno 

Acciaioli e Borgo San Jacopo. Naturalmente pure la fontana del Leoni saltö in aria, mentre 

si salvö il Bacco, trasferito da tempo nei depositi della Soprintendenza. Nell’ambito delle 

controverse ricostruzioni di quella parte di Firenze l’architetto Tiezzi nel dicembre 1958 rifece 

la nicchia e vi pose una nuova protome leonina nonche un altro sarcofago romano, sostituito 

nel 1992 da una semplice tazza di marmo.39
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NOTE
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1 Secondo il Davidsohn la statua rappresentava un imperatore romano o un re dei Goti, Davidsohn, vol.

I, pp. 748-752.

2 Bocchi-Cinelli, p. 117.

3 Ibidem, p. 117; Davidsohn, vol. I, p. 748.

4 Gabriella Capecchi, Le statue antiche della Loggia dei Lanzi, in: Boll, d’arte, LX, 1975, pp. 175-178; 
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Kreuzung am südlichen Brückenkopf des Ponte Vecchio zwischen Via de’ Bardi, Via 

de’ Guicciardini und Borgo San Jacopo war nacheinander Standort von bedeutenden Denk

mälern. Im Mittelalter sah man hier eine spätrömische Reiterstatue, die als Mars galt. Im 17. 

Jh. wurde dann über einem Brunnen mit einem römischen Sarkophag als Trog die antike 

Gruppe von Menelaus und Patroklus aufgestellt. Sie wurde 1797 durch Giambolognas 

Hercules und Nessus ausgetauscht. 1837-38 fanden beide Marmorgruppen auf Vorschlag von 

Pasquale Poccianti unter der Loggia dei Lanzi ihren endgültigen Platz. Dabei wurde auch der 

freistehende Brunnen aus der Kreuzung am Ponte Vecchio entfernt und durch einen Wand

brunnen ersetzt, der nach einem Entwurf von Francesco Leoni in einer am Fuß des Turms 

der Rossi Cerchi eingetieften Nische aufgestellt wurde. Als Bekrönung wählte man einen 

bronzenen Bacchus, ein Jugendwerk von Giambologna, das damals einem Schüler des Cellini 

zugeschrieben wurde, an dem sich der junge Bildhauer offenbar zunächst orientierte — wohl 

nicht zuletzt auf Anraten seines Gönners Bernardo Vecchietti, der nicht nur Cellini schätzte, 

sondern auch mit Cosimo I. in Beziehung stand, der dessen Hauptwerk, den Perseus, in 

Auftrag gegeben hatte. Leonis Brunnen wurde 1944 zerstört und 1958 neu errichtet. Nur die 

Bronzestatue wurde über den Krieg gerettet.
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