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q u a r a n to t t e n n e ,  la moglie Agnese (di cui esiste un  a l tro  r i t r a t to  dello stesso B ernard ino  
nel m useo del P rado),  che era in sui t r e n ta s e t te  anni,  e se t te  figli, t r a  i quali si possono 
r iconoscere Fabio, che fu poi orefice e stam pator, con in m ano un piccolo modello del 
to rso  del Belvedere, Camillo, col cappello colmo di rose, g iov ine tto  pensoso, che d iverrà  
m edico  r in o m a to ,  Giulio, che sa rà  un giorno p i t to re  di F erd inando  d ’A ustr ia  (l). Gli altr i 
q u a t t r o ,  di cui non res ta  a lcuna  m em oria ,  devono  esser m orti  ancora  fanciulli.

Il più fam oso dei p i t to r i  bergam aschi,  Ja c o p o  P a lm a  ii vecchio, nacque nel 1480 in 
S er ina l ta ,  d a  u n a  fam ig lia  di nom e N egret t i  <2>. Io Jacom o de A n t. de Negreti depentor 
si so t to sc r iv e  egli qua le  tes tim onio ,  in u n  te s ta m e n to  dell’anno  1510 (3), e in al tro  docu
m e n to  dell’8 gennaio  1513, h a  già as sun to  il nuovo  noni e Jacom o P alm a  depentor. V enuto  
a  Venezia, ab i tò  nella co n t ra d a  di San Basso, e quindi a San S tae  (San t 'E us tach io ) .  
Poco p r im a  del 1524 m uore  suo fra tello  B a r to 
lomeo, e il P a lm a  r i to rn a  alla d i le t ta  Serinalta ,  
p e r  o rd inare  le cose di famiglia  e f a r  d a  tu to re  agli 
o rfan i nepo t i ,  t r a  cui M argheri ta ,  che condusse a 
V enezia cons iderando la  come figliuola, non pen 
sa n d o  mai di fo rm are  u n a  fam iglia  propria .  Cade 
a d u n q u e  la fola, c re d u ta  dal Boschini e da  altri,  
che la fo rm osiss im a Flora , s tu p e n d a m e n te  r i t r a t t a  
e ca ld a m en te  a m a ta  da  Tiziano, fosse figliuola 
del P a lm a ,  il quale  r i t rasse  a n c h ’egli il superbo  
m odello  col nom e di V iolante. Anche a m m e t te n d o  
che il P a lm a ,  religiosissimo, avesse figli illegittimi, 
non si sp iegherebbe  come non ne abb ia  fa t to  
cenno nel suo te s ta m e n to ,  in cui con largo cuore 
beneficò t u t t i  i suoi paren ti .  Trascorse in pace 
o n o ra ta  la v i ta ,  m e r i tan d o  lode di schietti  e a m a 
bili cos tum i.  Non fu, come si c rede tte ,  r ivale del 
Vecellio nel concorso pel q u ad ro  di San Pietro  
M artire ,  m a  uno  dei confratelli della, scuola info
ia ta  a quel san to ,  che richiesero, nel 1525, al con
siglio dei dieci il perm esso di spender  del proprio ,  per  allogare un q uad ro  a un  p it to re  
di gr ido <4). Fu  scelto  T iziano, che dipinse il capolavoro , d is t ru t to  nell’incendio del 1867. 
Nel 1528, il P a lina ,  a soli q u a r a n to t to  anni,  nel pieno fervore dell’ingegno, fu to lto  dalla 
m o r te  alla  sua  feconda operosità  <5). Negli es trem i te rm in i della v i ta  ebbe a conforto  
l’as s is tenza  am orosa  della n ipo te  M argheri ta .  L ’im m agine  della dolce fanciulla risorge 
dalle no te  del rozzo inven tar io ,  f a t to  dopo la m o r te  del p itto re .  A ccanto  a un libretto 
d’amor con coverte de cuoro negro e un  lauto grande  si t ro v an o  le m odeste  cose della nipote : 
« 7 fazoleti  per  uso di M arga r i ta  —  1 cadenela  d ’oro con u n a  croseta per  uso di M argari ta

(1) D i F a b io  L ic in io , s tam pa tor , si tro v a n o  t r e  inc ision i f irm a te  n e lla  r a c c o lta  A lb e r t in a  d i V ienna . D i G iu lio , il p i t 
to r e  ce sa reo , e s is to n o  a lc u n i q u a d r i  in  G raz , gli a ffresch i su lla  fa c c ia ta  di u n a  ca sa  ad  A u g u s ta , un  q u a d ro  n e lla  ch iesa 
d i L o n n o  su  q u e l d i B e rg a m o , e p a r t e  d e l so ffitto  d e lla  L ib re r ia  di S an  M arco .

(2) F o r n o n i , N o t. biogr. su  P a lm a  Vecchio, B e rg a m o , 1886; M ax  v o n  B o e h n , G iorgione u n d  P a lm a , B ie lefeld  u . 
L e ip z ig , 1908.

(3) N el te s ta m e n to  d e ll’8  gen n a io  1510 di Sofia , m oglie  del b e rg am asco  R occo D ossena  telarol, J a c o p o  n o n  si ch ia 
m a v a  a n c o ra  P a lm a , e le rag io n i ch e  gli fece ro  a s su m ere  ta l  n o m e n o n  sono d a  a sc r iv e rs i , com e pensò  ta lu n o , a  in te n d i
m e n ti  a lleg o ric i, v o le n d o  sig n ifica re  con ta l n o m e  la  p a lm a  d e lla  v i t to r ia .  A b b iam o  d e t to  ch e  l’uso  dei so p ran n o m i e ra  co
m u n iss im o  t r a  i b e rg a m a s c h i: si fè c h ia m a r  P a lm a  a n c h e  u n  a l t ro  b e rg am asco , G io v an n i A n to n io  P alizzo lo  d a  Z o gno (1536 ).

(4 ) G io m o , S a n  P ietro  M a rtire  e T iz ia n o , in  « A rch . V en . », a . 1903, t .  V I, p ag . 58.
(5) G . L u d w i g , D ie B ergam ascken  c i t . ,  p ag . 70.

PALMA IL VECCHIO ---- LA VIOLANTE.
(V ien n a , g a lle ria  de l B elvedere).


