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s ’ap re  so t to  u n a  magnifica a rc a ta  di a r c h i te t tu r a  lombardesca, co’ pilastri compositi ,  
fregiati di delicati o rna ti  che fanno  pensare  alle maraviglie  della chiesa dei Miracoli e 
del palazzo  V endram in-C alergi.  I p i t to r i  c inquecenteschi non ritraggono volentieri l’in
t im i tà  della casa : r a p p rese n tan o  le loro grandiose composizioni in ampie sale, so tto  por
tici m aestosi e v as t i  loggiati, accan to  ai m arm ore i edifici dell’a r te  classica. S o ltan to  in 
q ua lche  r i t r a t t o  e in alcuni quadri  dei g randi m aestri  ap p a re  nel fondo qualche angolo di 
s tanza ,  qua lche  p ar t ico la re  di arredi dom estic i <•>, m a la p lacid ità  domestica non piace se 
non agli sp irit i  m ed ita b o n d i ,  come Lorenzo Lotto ,  che ne\Y A n n u n z i azione r i trae  con m i
nuziosa cu ra  del vero , u n a  scena da  cui si diffonde una  p u ra  freschezza. Nella qu ie ta  e 
p u l i ta  c a m e re t ta  ap pa iono  il P adre  E te rno ,  c ircondato  di nubi,  e il celeste messaggero, 
ing inocchiato  d ie tro  alla Vergine, t rem eb o n d a  e genuflessa accan to  al le tto, chiuso da 
cortinaggi.  Semplici gli arred i:  l’inginocchiatoio, la soaza, sulla quale  posano alcuni libri 
€ un  candeliere; al som m o della p are te  un  finestrino coi rulli di vetro. Il g a t to  im pau
rito  —  curioso par t ico la re  realistico —  a t t r a 
versa  fuggendo  la p lacida scena. In u n ’a l t ra  
A n n u n zia z io n e  di A ndrea  Previta li ,  a S an ta  
Maria del Meschio a Ceneda (Vittorio-Ve- 
neto), l’a m p ia  f inestra  a b b in a ta  lascia vedere 
la lieta ca m p a g n a ,  m a  il soffitto a cassettoni 
e  a  rosoni, l’ing inocchiato io  a fo rm a di leggìo, 
il cassone, coper to  d a  un magnifico ta p p e to  
or ien ta le ,  t u t t o  l’a d d o b b o  è veneziano. Ve
neziani anche  i ricchi arredi di una  cam era 
in un affresco r a p p re se n ta n te  la N ativ ità  
della Vergine, nella scuola del Carm ine a P a 
dova ,  affresco già a t t r ib u i to  a Girolamo da 
S a n ta  Croce e ora  a  Giulio C am p ag n o la<2).
Nella s ta n z a  da  le tto ,  c h ’era  pure  quella di 
r icevim ento ,  secondo il com une uso anche  dei m onarch i e dei principi d ’altri paesi, si 
s foggiava il m aggior  lusso della casa (3). Il letto, che vede la nascita  e la m orte , era a d 
d o b b a to  con speciale cura ,  e sorgeva sopra  u n ’a l ta  predella, che ta lvo l ta  nascondeva il 
vaso da  no tte ,  c h ’era spesso d 'a rg en to  (4). Le colonne ai q u a t t r o  angoli,  le gambe, le

(1) In  u n o  sfondo  d i ca m era  ne lla  Venere col cagnolino d i T iz ia n o , ag li Uffizi, si v edono  le p a re t i  co p e rte  d i d a 
m asco , e d u e  ca m e ris te  che  ce rc an o  le v e s ti e n tro  casson i d ip in ti. P a recc h ie  te le  d e l T in to re t to  h an n o  curiosi p a rtico la ri 
d i s ta n z e . In  un  q u a d ro  d i p ro p r ie tà  K a u lb a c h  a M onaco , r a p p re s e n ta n te  Vulcano che sorprende Venere e Marte, la 
b e lla  d e a  è d is te sa  so v ra  un  le tto  b a sso , in ta g lia to : a c c a n to  é un b a m b in o  in cu lla  (cariota). A ltri le tt i  m o lto  belli si v e 
d on o  in q u e s ti  a l tr i  q u a d r i  de l T in to re t to :  Giuseppe e la moglie di Putifarre  e Giuditta e Oloferne, al m useo  del P ra d o , 
e  la Danae al m useo  di L ione. Il T in to r e t to  h a  p u re  un  in te rn o  di s ta n z a  n e lla  Leda d e lla  g a lle ria  P i t t i ;  e u n a  cuc in a  con 
la  ra s tre l l ie ra  de i p ia t t i  nel fo n d o  d el q u a d ro , r a p p re s e n ta n te  Gesù in casa di M aria e M arta. T u t te  le su p p e lle tt ili  de lla  
ta v o la  sono  q u as i s e m p re  d ip in te  con  d ilig en z a  nelle  Cene del T in to re t to  e del V eronese.

(2) F io c c o , La giovinezza d i G iulio Campagnola, ne « L ’A rte » , R o m a , a . 1915, pag . 139.
(3) L a  c a sa , d e t ta  dei proverbi ai S a n ti  A p o sto li, co n se rv a v a  fino  a i p rim i an n i del secolo X IX , u n a  ca m era  del C in

q u e c e n to  con  u n a  le t t ie ra ,  d ip in ta  d a  un  a r t i s ta  de lla  scu o la  dei B ellin i. L a ca sa  fu a t t e r r a t a  nel 1840, e s’in t ito la v a  dai 
du e  p ro v e rb i sco lp iti su lla  fa c c ia ta :  Chi sem ina spine non vadi discalzo e DI de ti e poi de m i dirai.

(4 ) U n  luogo co m o d o  d e c e n te  n on  v ’e ra , nelle ca se  v en e z ian e . L a fo g n a  tro v a v a s i g en e ra lm e n te  in  cuc ina  p resso  
a ll 'a c q u a io , o n d e , p e r  g li a g i c o rp o ra li, si u sa v a n o  co m u n e m e n te  il p ita le  e q u e ll 'a rn e se  d i legno ch ia m a to  seggetta, cono 
sc iu to  g ià  nel secolo  X IV . S in  d a l 1387 in F ra n c ia  si fa  m en z io n e  d i u n a ’ chaise perete a  uso  del re C arlo  V I, f a t t a  d a  un 
a r t ie r e  p a r ig in o , che  ne p ro v v id e  u n a , p a r t ic o la rm e n te  o rn a ta ,  a n c h e  p e r  Isab e lla  di B av ie ra . ( H a w a r d , Diction. de l’ameu- 
blement et de la décoration, P a ris  [1887], v o i. II, coll. 940-953). L’ Inventario del 1436 del ca ste llo  d i F e r ra ra ,  a i te m p i di 
N iccolò  III d ’E s te  (« D oc. d e lla  D ep . di S t.  P a tr ia  d i R o m a g n a * , B o logna , 1909, v o i. I li) , n o ta :  Scharana una aschara- 
rxada da chameroto e Schani da chamaroto aserado da torno intorno, che n o n  sono a l tro  che  la  seggetta. N on si tro v a  invece 
co d e sto  a rn e se  n e l l 'u n ic o  in v e n ta r io  d 'is a b e l la  d ’E s te , p u b b lic a to  d a l L uzio , e nel q u a le  è n o ta to : Un da notte di pietra  
verde dura a modo tTun buffon. ( L u z io ,  Isabella d 'Este e il sacco di Roma, M ilano , 1908, pag . 165), Q u a lcu n o  sp iega  a 
foggia di rospo (bufo), m a  il L uz io  c red e  d e b b a  inv ece  in te n d e rs i il v a so  a  fo rm a  p ro p rio  di u n  buffone, p e rch è  a  M a n to v a ,


