
Tra la prima e la seconda età moderna, Roma divenne luogo 
privilegiato di incontro e confronto per coloro che, a vario ti-
tolo, si cimentarono nella straordinaria impresa architettoni-
ca che stava vedendo protagonista la Curia: su committenza 
papale e cardinalizia, numerosi architetti, artisti, maestran-
ze – sia romani sia forestieri – vennero coinvolti in iniziative 
di pregio tra la cittadella pontificia, il Borgo e più in generale 
Roma, che fu teatro di un’espressività sempre più identifi-
cabile con l’élite di una corte internazionale; queste le aree 
tematiche affrontate nel volume che si presenta come una 
raccolta di significativi casi studio. Attraverso l’analisi di nuo-
ve fonti scritte e iconografiche vengono qui esaminati una 
serie di esempi per area cronologica (dal Quattro al Settecen-
to), per scala di intervento (dalla cappella alla residenza, sino 
all’infrastruttura urbana) e per committenza (papale e cardi-
nalizia, romana e straniera): una varietà che trova importanti 
occasioni di continuità nel dialogo con l’antico e nel rapporto 
con le preesistenze e, dunque, in una lettura delle opere at-
tenta alle implicazioni non solo architettoniche e artistiche 
ma anche culturali, sociali, religiose e politiche.
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PRESENTAZIONE

Roma Città Eterna. Una città meravigliosa che ha avuto nei secoli come 
cifra distintiva quella degli incontri e dei confronti di coloro che operavano 
a servizio del papato, un papato inteso nella sua accezione più ampia: pon-
tefici, cardinali e tutto l’ambiente delle famiglie aristocratiche della Curia 
romana. 

Le imprese architettoniche furono una componente essenziale di quel 
fenomeno che ha permesso di poter avere la città più bella del mondo, 
stratificata in secoli di Bellezza che si aggiungeva o modificava la Bellezza 
del passato. 

Architetti, artisti, maestranze – sia romani sia forestieri – vennero coin-
volti in iniziative di pregio in tutta Roma, tali da esprimere, attraverso una 
rinnovata immagine, la progressiva trasformazione della capitale pontificia 
in corte internazionale.

Un volume che tratta questi argomenti non poteva che incontrare i 
miei interessi profondi e le mie curiosità.  Un volume importante che rac-
coglie significativi casi studio e approfondimenti su luoghi, edifici e costru-
zioni che spesso accarezziamo con uno sguardo ammirato ma superficiale 
o dandoli per scontato. 

Attraverso l’analisi di nuove fonti scritte e iconografiche, vengono qui 
esaminati una serie di esempi per un’area cronologica molto ampia, dal 
XV al XVIII secolo, per interventi diversi, dalla cappella alla residenza sino 
all’infrastruttura urbana, e soprattutto per committenza che costituisce il 
filo rosso di questo volume: committenza papale e cardinalizia, romana e 
straniera.

Vi scopriamo una varietà di realizzazioni che traggono ispirazione da 
modelli antichi, interagiscono fruttuosamente con strutture preesistenti, si 
confrontano con il contesto nel quale sono inserite offrendo soluzioni con-
siderevoli non solo dal punto di vista architettonico e artistico ma anche 
per le valenze sociali, culturali, politiche e religiose di cui sono espressione.

Un volume frutto di ricerca, di tanta ricerca e di appassionate indagini 
su argomenti a largo spettro. Una ricerca, inoltre, tutta al femminile per le 
sue autrici, instancabili e competenti studiose in questi ambiti, attive in un 
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contesto scientifico dove la crucialità della parità di genere non è tuttora un 
presupposto messo in pratica. L’esito di questa iniziativa dimostra ancora 
una volta che l’autorevolezza si misura sui risultati, piuttosto che su astratti 
stereotipi, e contribuisce a sostenere la necessità di una più oggettiva valo-
rizzazione dei talenti, del sapere e della ricerca per le nuove generazioni.

Per tutti questi motivi quando Flavia Cantatore mi ha chiesto di re-
digere una breve presentazione al volume ho immediatamente accolto la 
richiesta con entusiasmo.

Negli scambi epistolari che abbiamo avuto, nella mail a calce della fir-
ma ed in colore rosso ho sempre notato la frase che l’accompagna: Fai cre-
scere le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori con il 5 per mille a La Sapienza.

Sono questi i volumi che fanno crescere le ricercatrici e i ricercatori, sia 
quelli che li realizzano sia quelli che ne traggono nutrimento.

Barbara Jatta
Direttore dei Musei Vaticani
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ARCHITETTURE PER I PRINCIPI DELLA CHIESA. 
BREVI NOTE A MARGINE DI UNA RICERCA

Il punto di partenza dei saggi raccolti in questo volume risale al 2013, 
in coincidenza con l’avvio del programma di ricerca su fondi di Ateneo 
intitolata Architettura per il principe tra l’Italia e l’Europa dal Quattrocento al 
Settecento.1 Un terreno di indagine vasto e collocato in un settore interna-
zionale di studi storici e storico architettonici rivolti alla complessa rete di 
scambi culturali sviluppatisi f ra Italia, Francia e Spagna dal XV al XVIII se-
colo. Alle corti italiane, aspramente contese tra monarchia francese e spa-
gnola, si è guardato come al luogo privilegiato per l’elaborazione di model-
li e soluzioni architettoniche aggiornati secondo linguaggi che riflettono 
sull’architettura antica; proposte spesso selezionate e adattate nei territori 
d’oltralpe (nel XV e XVI secolo ancora in pieno clima tardo medievale) e 
talvolta persino riaccolte, modificate, nei centri di origine e sviluppate nei 
secoli successivi.

Diversi aspetti della ricerca, analizzati dalle partecipanti, sono nel frat-
tempo giunti a pubblicazione singolarmente in altre sedi scientifiche.2 Il 
confronto assiduo tra gli esiti degli studi di ciascuna, condotto periodica-
mente in forma seminariale, ha permesso di circoscrivere anche le aree 
tematiche comuni ai saggi qui pubblicati: la committenza principesca ec-
clesiastica (papale e cardinalizia) in età moderna, i protagonisti romani e le 
presenze forestiere (intendendo con questa definizione tutte quelle non ro-

1 Alla ricerca (prot. C26A133RSK/2013; C26A14NTXN/2014) coordinata da Flavia 
Cantatore, hanno partecipato Flaminia Bardati, Annarosa Cerutti, Susanna Pasquali, Stefania 
Portoghesi Tuzi; Rossana Nicolò, vincitrice dell’assegno di ricerca annuale legato al bando 
2013, ha attivamente collaborato alla raccolta documentaria. Il Dipartimento di Storia, disegno 
e restauro dell’architettura della Sapienza (DSDRA) ha messo a disposizione la strumentazione 
e l’uso del Laboratorio AStRe-LabMat (Architettura Storica e Restauro-Laboratorio Materiali, 
responsabile tecnico architetto Elisabetta Giorgi) e dell’Archivio Disegni e Fototeca 
(coordinatrice scientifica dottoressa Monica Filippa).

2 Per i numerosi contributi delle partecipanti su singoli aspetti della ricerca, si rinvia alla 
loro più recente bibliografia consultabile nel catalogo online dell’unione delle biblioteche 
d’arte (https://www.kubikat.org/).
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mane, secondo la consuetudine dei secoli in esame) coinvolte a vario titolo 
nell’impresa architettonica (committenti, architetti, artisti, maestranze) e, 
in merito ai luoghi, la cittadella pontificia, il Borgo e più in generale Roma 
come crocevia di confronto plurale per la composizione internazionale 
della Curia e come teatro di una espressività che, nei diversi tipi architetto-
nici considerati, si identifica con l’élite di corte.

La Curia romana è stata perciò individuata come l’ambiente ideale di 
tali scambi, per essere la dinastia pontificia e più in generale la gerarchia 
ecclesiastica, con la sua formazione composita (che rafforza la presenza di 
comunità straniere in città), il veicolo d’elezione di quella fertile matrice 
culturale fortemente radicata e identificante della Città Eterna: il cosmo-
politismo. Tali peculiarità facilmente hanno fatto di Roma un modello di 
riferimento, le cui declinazioni in contesti politici e sociali talvolta assai 
distanti hanno dato vita a soluzioni di notevole originalità, spesso esaltate 
dall’impiego di materiali e tecniche costruttive locali.

Il presente volume, costruito intorno a questi indirizzi di ricerca con-
vergenti, costituisce dunque una raccolta di alcuni significativi casi studio. 
Fra questi, sono esiti di indagini più vaste i contributi di Susanna Pasquali, 
Flaminia Bardati e della sottoscritta. Paola Carla Verde, Giorgia Aureli e 
Francesca Tottone, che hanno conseguito il dottorato di ricerca presso il 
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura della Sapien-
za, sono state invitate a partecipare all’iniziativa editoriale su argomenti o 
metodologie di analisi attinenti e ripresi ora alla luce di nuove ricognizioni 
archivistiche e riflessioni critiche. 

In questo modo è stato possibile offrire al lettore una serie di esempi 
per area cronologica, dal Quattrocento al Settecento, per scala di interven-
to, dalla cappella alla residenza, all’infrastruttura urbana e per committen-
za, papale e cardinalizia, romana e straniera. Il libro si apre con due saggi 
dedicati alla committenza cardinalizia d’oltralpe tra secondo Quattrocento 
e primo Cinquecento: Bardati ricostruisce l’intervento del francese Oli-
vier nell’antica basilica di San Pietro, un’architettura dunque scomparsa, e 
Cantatore esamina la cappella del valenciano Serra in San Giacomo degli 
Spagnoli, intervento di forte valenza politica nella chiesa nazionale poi no-
tevolmente trasformata. Prosegue tra fine XVI e XVII secolo con tre scrit-
ti: Tottone rilegge la sepoltura monumentale di Paolo IV Carafa in Santa 
Maria sopra Minerva attraverso nuovi confronti tipologici, Verde affronta 
il progetto e le fasi del cantiere dell’acquedotto e delle fontane dell’Acqua 
Paola voluti da Paolo V Borghese, Aureli illustra una commissione cardina-
lizia ripercorrendo la formazione e il ruolo culturale, accanto alle iniziati-
ve architettoniche, di Carlo Camillo Massimo, in particolare nella cappella 
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Altieri. Si conclude con lo studio su una iniziativa pontificia del secondo 
Settecento nel quale Pasquali indaga sulla campagna di lavori disposta da 
Clemente XIV Ganganelli nella villa costruita a metà Cinquecento dal pre-
decessore Giulio III Ciocchi Del Monte lungo la via Flaminia.

Una varietas che rappresenta una ricchezza (al pari delle numerose ac-
quisizioni di fonti, scritte e iconografiche) proprio per la trasversalità che la 
caratterizza e che trova importanti occasioni di continuità nel dialogo con 
l’antico e nel rapporto con le preesistenze e, perciò, nella lettura delle ope-
re nelle loro implicazioni non solo architettoniche e artistiche ma anche 
culturali, sociali, religiose e politiche. In questi due fili rossi che riannodano 
i saggi del volume si intravedono temi di lunga tradizione del nostro Dipar-
timento, testimoniati dagli scritti di Arnaldo Bruschi, Mario Manieri Elia, 
Francesco Paolo Fiore, Paola Zampa, che confermano tutta la loro vitalità 
e attualità semantica. 

Roma, dicembre 2022

Flavia Cantatore
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ABSTRACTS

Flaminia Bardati, La Francia per la renovatio urbis Romae: la committenza 
del cardinal Richard Olivier de Longueil, arciprete di San Pietro (1464-1470)

In the 15th century, several architectural projects were commissioned in 
Rome by French cardinals, most notably Guillaume d’Estouteville and Jean Jouf-
froy, but also by Richard Olivier de Longueil, bishop of  Coutances, cardinal of  St. 
Eusebius and archpriest of  the Vatican Basilica from 1464 to 1470. Through an 
analysis of  Italian and French sources, this essay sketches a portrait of  his life and 
commissions for the ancient St. Peter’s. All of  his undertakings later disappeared, 
replaced by subsequent interventions in the centuries that followed, including 
the restoration of  the Altar of  Sts. Processus & Martinian, the remaking of  the 
bronze Chair of  St. Peter, and, above all, the reconstruction of  the Palace of  the 
Archpriest. Located at the southeast corner of  the Basilica’s quadriporticus, the 
palace contributed to the definition of  the monumental front of  St. Peter’s Square 
throughout the 16th century, in the framework of  Paul II’s broader urban design 
for the Vatican area.

Flavia Cantatore, Riflessi della monarchia spagnola nella Roma rinascimen-
tale: la cappella del cardinale Serra in San Giacomo degli Spagnoli

Valencian Cardinal Giacomo Serra was one of  the leading supporters of  
Alexander VI but he also held important positions under Julius II and Leo X. Along 
with other fellow Spaniards such as Bernardino Carvajal, Cardinal Serra played a 
fundamental role as a mediator between the Church and the Spanish Crown. An 
influential figure in the Spanish establishment, he supported artistic, literary, and 
cultural activities and was among the founders of  the fraternity of  Santa Maria di 
Monserrato. Based on new sources, this essay reconstructs the Cardinal’s political 
and intellectual relations, his housing choices and, above all, his most important 
commission: the chapel built by Antonio da Sangallo the Younger, with Pellegrino 
da Modena and Jacopo Sansovino, in the national church of  San Giacomo degli 
Spagnoli in Piazza Navona. This work, that was part of  a refined iconographic 
program, intended to celebrate his memory and, at the same time, to propagate 
the messianic governing action of  the Spanish monarchy.
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Francesca Tottone, Il monumento funebre di Paolo IV Carafa. Storia di una 
committenza pontificia

Provisionally buried in St. Peter’s Basilica, in the nave where the Altar of  the 
Holy Face had been erected, the Pontiff’s remains were moved to the family cha-
pel, in Santa Maria sopra Minerva seven years later, during the pontificate of  Pius 
V and at his behest. This commission, justified by Ghislieri’s sincere feeling of  
gratitude to Paul IV, represents only one of  the outcomes of  the artistic patronage 
of  a Pope who is often remembered for his hostility to ancient art, having ordered 
the removal of  sculptures that adorned the Vatican Palaces. This contribution 
dwells in particular on the features of  the project conceived by Pirro Ligorio: a 
single-span wall-mounted funerary monument framed by pairs of  columns on 
each side and raised on a plinth. It is among the last examples of  tombs to feature 
an architectural structure as a frame for the sculptural portrait of  the deceased 
amid allegorical representations.

Paola Carla Verde, La forma dell’acqua per Paolo V Borghese: Giovanni Fon-
tana e Flaminio Ponzio architetti dell’Acqua Paola

The Acqua Paola, the aqueduct that channeled water from the springs of  Lake 
Bracciano to the Vatican, the Janiculum, Borgo and Trastevere, constituted the 
most significant public work completed during the pontificate of  Paul V Borghese.

The research presented here starts from an analysis of  the existing literature 
on the subject and investigates the numerous contributions and the choral effort 
that underlay the design and construction of  the Acqua Paola aqueduct and its 
fountains, an infrastructural work carried out under the direction of  architects 
Giovanni Fontana and Flaminio Ponzio between 1609 and 1614. The records 
of  the Presidenza degli acquedotti fund that are preserved in the State Archives of  
Rome have been a privileged source of  information regarding the aqueduct con-
struction site. Through the registers of  Chamber mandates, account books and 
notarial deeds concerning contractor agreements, it was possible to reconstruct 
the organizational and financial aspects of  the construction site, thus clarifying 
some aspects of  this project that have so far been only partially investigated.

Giorgia Aureli, «I precetti e la pratica di architettura» di Carlo Camillo Massi-
mo nella Roma del Seicento

The essay illustrates the figure of  Carlo Camillo Massimo (Camillo II) (1620-
1677) as a learned architecture enthusiast, an aspect that had hitherto remained 
marginal in his historiography compared to his better-known role as a profound 
connoisseur and patron of  the arts, antiquarian, and collector. An overview of  
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the extensive bibliography about him and new archival investigations have made 
it possible to identify the theoretical references and architectural initiatives he un-
dertook as a connoisseur and patron of  the arts, and as superintendent of  archi-
tectural sites, spanning from his training to his ecclesiastical career. The analysis 
of  the design solutions adopted in the Altieri chapel in Santa Maria sopra Miner-
va (1671-1672), which according to the sources can be traced back to the newly 
elected Cardinal himself, expands our knowledge of  the complex profile of  this fi-
gure and the cultural, artistic and architectural environment in which he operated.

Susanna Pasquali, Clemente XIV e la villa di Giulio III in via Flaminia, 1769-
1774: l’amministrazione dei Palazzi Apostolici e l’opera di Paolo Posi

New research into the manner in which the famous Villa of  Paul III on the 
Via Flaminia was managed throughout the eighteenth century and into the three 
building phases that characterized its development, make it possible to document 
the transformations carried out in the broader context of  papal patronage throu-
ghout the century. In this new framework, the work carried out in the villa by 
Clement XIV between 1771 and 1774 acquires new relevance, because of  his desi-
re to reorganize the site to make it suitable for the Popes to live in, centuries later. 
What is offered here is an assessment of  the works that were undertaken during 
his pontificate, well separated from the earlier phase (1727) and the one immedia-
tely following (1775-78), which saw his successor Pius VI continue the work with 
other projects.
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Acquapendente
–  ponte Gregoriano, 101
Albano
–  villa di Domiziano, 55n
Alzira Algemesí, 32 
Anguillara, 111
Avignone, 1
Avila
–  Santo Tomás, 49n

Basilea, 1
Bassano di Sutri, 141
Benevento, 181n
Berlino
–  Bode Museum, 53n
Bologna
–  chiese 
–  –  San Petronio, 84
Borghetto
–  ponte Felice, 101, 104n
Borgogna, 5
Bosco Marengo, 82
Bourges, 1
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–  lago, 96 e n, 97, 107n, 108n 
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–  porto, 101
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Civitavecchia, 96
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Ferrara, 101
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–  basiliche
–  –  San Lorenzo, 72n, 84
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–  –  Santa Croce
–  –  –  cappella Pazzi, 47
–  –  Santa Maria Novella
–  –  –  cappella Gondi, 50
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–  porto, 101
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–  acquedotto, 103, 104

* Nell’indice è stato omesso il generico riferimento a Roma.
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