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Studi Trentini. Arte a. 100 2021 n. 2 pp. 648-667

Due nuovi cantieri trentini di Antonio da Vendri:
il protiro della Pieve di Cavalese e la loggia di
piazza a Trento

Serena Bugna, Chiara Radice *

Il protiro della Pieve di Santa Maria Assunta a Cavalese

Nella galassia di nomi degli artisti che gravitarono attorno alla carismatica
figura di Marcello Fogolino durante la sua lunga attività nel Principato di Trento,
alcuni di essi vantano un’autonoma carriera e, intercettando solo temporanea-
mente l’orbita del maestro vicentino, antennero un’identità linguistica, solo mar-
ginalmente condizionata dalle suggestioni fogoliniane. È questo il caso di
Antonio da Vendri, veronese di origini ma attivo in Trentino. Recenti studi1

� 1. Attr. Antonio da Vendri, Decorazioni a grottesca, 1540 circa, affresco.
Cavalese (Trento), Pieve di Santa Maria Assunta, protiro meridionale (dettaglio)

Nel presente contributo, Chiara Radice si è occupata dell’attribuzione del protiro della Pieve di
Santa Maria Assunta a Cavalese, mentre Serena Bugna ha studiato i documenti e la vicenda legata
alla decorazione della perduta “loza de piaza” di Trento.

1 Per un profilo biografico si rimanda a Sava, Vendri, Antonio da, con precedente bibliografia.
Ringrazio Giuseppe Sava che, in fase di studio ed elaborazione di questo contributo, mi ha messo
generosamente a disposizione la biografia allora inedita e solo recentemente pubblicata sul Di-
zionario Biografico Treccani.

� Recenti studi hanno delineato il profilo del pittore veronese Antonio da Vendri, ge-
neralmente menzionato come collaboratore di Marcello Fogolino in Trentino. Il saggio
mira a focalizzare ulteriormente la personalità artistica del da Vendri illustrando le de-
corazioni ad affresco del protiro della Chiesa di Santa Maria Assunta a Cavalese e ana-
lizzando i documenti che descrivono le pitture che ornavano la distrutta loggia di
piazza del Duomo a Trento.
� The figure of Antonio da Vendri, a Veronese painter mainly known for his collabora-
tion with Marcello Fogolino in Trentino, has been delineated in recent pieces of research.
The paper aims to further deepen da Vendri’s personality through the analysis of the fres-
coes decorating the side porch of the church of Santa Maria Assunta in Cavalese and
through the examination of archive material describing the paintings which used to adorn
the no longer existing loggia on Piazza del Duomo in Trento.
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hanno iniziato a delineare con maggior puntualità il suo profilo e la sua pre-
senza in numerosi cantieri trentini, a partire da quello di Castel Selva2, noto
solo dai documenti dato che del prestigioso maniero oggi restano misere rovine,
in quello di Cles, in Palazzo Assessorile3, e a Cavalese, in alcuni ambienti del
Palazzo vescovile, oggi sede della Magnifica Comunità di Fiemme, tra cui la
Sala delle udienze e lo Studiolo4. Quest’ultima proposta attributiva, suggerita
da Francesca Dagostin, ha richiamato l’attenzione sulla presenza in val di
Fiemme dell’artista, di cui tuttavia, ad oggi, non si hanno riscontri a livello do-
cumentario. L’impresa decorativa del palazzo, infatti, pur rientrando nell’am-
bito delle committenze fogoliniane, fu verosimilmente eseguita da numerose
maestranze che realizzarono i fregi affrescati delle varie sale in tempi rapidi,
avvalendosi di cartoni forniti dal maestro, che in questo modo poteva seguire
più cantieri, tra cui quello del Palazzo Assessorile a Cles5. La felice stagione di

2 Cetto, Castel Selva e Levico, pp. 331-332, 335.
3 Lona, Le stanze affrescate.
4 F. Dagostin, scheda 48 Marcello Fogolino e collaboratori, Sala dell’attesa…, in Ordine e bizzarria,

pp. 384-387.
5 Radice, Gli affreschi cinquecenteschi, pp. 91-92.

� 2. Cavalese (Trento), Palazzo della Magnifica Comunità, vista della facciata con gli affreschi di Marcello
Fogolino e collaboratori, 1540
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rinnovamento artistico promossa da Bernardo Cles non si concluse con la
morte del presule nel luglio 1539 ma proseguì, sotto l’egida madruzziana, per
volontà del neoeletto principe vescovo Cristoforo, che completò le decora-
zioni del palazzo di Cavalese inserendovi gli stemmi di famiglia e la sua per-
sonale impresa araldica. Un parallelo tra il cantiere fiemmese e quello noneso
già da tempo è stato analizzato e, in aggiunta alle assonanze iconografiche6,
si sono delineate recentemente alcune considerazioni di carattere stilistico,
riconducibili alla presenza di comuni artisti, tra cui Antonio da Vendri, a cui
è stata attribuita la cosiddetta Stanza dell’Erker a Cles, che ha fornito ele-
menti rivelatori per rintracciare la mano del maestro veronese nella residenza
vescovile in val di Fiemme7. Altri modelli della medesima ascendenza par-
rebbero ritrovarsi anche sulla facciata del palazzo (fig. 2), il cui autore, ad
oggi, resta ancora anonimo, nonostante si sia fatto accenno in passato ad una
sua appartenenza “alla stretta cerchia fogoliniana”8; ancora una volta è stato
proposto il nome del veronese, per i busti femminili nelle finte finestre sopra
il fregio araldico. Nella suggestiva ipotesi che uno degli autori, se non l’unico,
della decorazione ad affresco possa rivelarsi effettivamente Antonio da Ven-
dri, proprio una di queste dame, avvolta da un raffinato abito viola (fig. 3),

� 3. Attr. Antonio da Vendri, Putti con ini-
ziali del motto del principe vescovo Cri-
stoforo Madruzzo, 1540 circa, affresco.
Cavalese (Trento), Palazzo della Magni-
fica Comunità, facciata

� 4. Attr. Antonio da Vendri, Dama in vio-
la, 1540 circa, affresco. Cavalese (Tren-
to), Palazzo della Magnifica Comunità,
facciata

6 Longo, Grottesche.
7 Lona, Le stanze affrescate, pp. 236 e ss.
8 Mich, Gli affreschi del Palazzo della Magnifica Comunità.
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nonché le pose danzanti degli angeli e
putti nel riquadro di sinistra con le ini-
ziali del motto madruzziano9 (fig. 4) ri-
tornano nella decorazione del protiro
sud della chiesa di Santa Maria As-
sunta, poco fuori l’abitato (fig. 5). L’an-
tica chiesa pievana, le cui prime
testimonianze documentarie risalgono
al XII secolo10, fu oggetto di importanti
interventi di carattere architettonico e
decorativo, che includono anche la co-
struzione dell’elegante protiro dell’in-
gresso laterale dell’edificio, affacciato a
sud. Il ricco motivo a grottesche della
volta a crociera è ritenuto coevo alla
struttura (figg. 1, 6, 11, 12). L’inter-
vento nel protiro meridionale della
pieve di Cavalese anticiperebbe cro-
nologicamente il ciclo di affreschi
delle volte all’interno della chiesa, da-

tato da Lucia Longo-Endres al settimo decennio del Cinquecento11 e attri-
buito ad un ancora anonimo artista attivo in loco che probabilmente ebbe
modo di partecipare a quel “vivace ambiente ruotante attorno alla figura
di Marcello Fogolino”12, se non addirittura allo stesso maestro vicentino
nella sua fase più tarda13, che sarebbe intervenuto con un collaboratore at-
torno alla metà del secolo, come proposto da Ezio Chini14. Del protiro non
si è mai approfondita la paternità degli affreschi, che ora vengono assegnati
in via ipotetica proprio alla mano di Antonio da Vendri, mancando tuttavia
il riscontro documentale – così come della campagna decorativa delle volte
della chiesa15 – che possa avvallare quella che ad oggi resta l’unica propo-
sta16. Nella lunetta (fig. 7) sopra la porta la figura della Madonna riprende

9 “EVV”, ovvero “et ut vivas”. Radice, Torre duecentesca, p. 149.
10 Giordani, La chiesa di Santa Maria, p. 13. 
11 Longo-Endres, “Sybillarum de Christo vaticinia”, p. 403.
12 Longo-Endres, “Sybillarum de Christo vaticinia”, p. 403.
13 Chini, Arte a Cavalese, p. 21.
14 Chini, Arte a Cavalese, p. 22.
15 Giordani, La chiesa di Santa Maria, p. 57.
16 Giuseppe Sava, in fase di elaborazione dello scritto, ha confermato l’ipotesi attributiva, segna-

landomi la medesima sua conclusione, inserita nella biografia, allora inedita, dell’artista Antonio
da Vendri (si veda la nota 1). 

� 5. Cavalese (Trento), Pieve di Santa Maria As-
sunta, protiro meridionale
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la personificazione dell’Estate nella volta dell’erker del Palazzo Assessorile
(fig. 8), con lo sguardo umilmente abbassato, mentre sostiene con dolcezza
il Bambino benedicente, dall’incipiente stempiatura a cuore, con un ciuffo
ribelle che la divide, caratteristica che lo avvicina agli angeli di Cles (fig. 9).
L’asimmetria che caratterizza le Madonne del da Vendri qui non trova un
contrappunto nella figura del bambino che invece si erge fiero nell’atto di
benedire, sebbene lo sguardo sia rivolto in opposto a quello della madre,
l’uno rivolto a Santa Caterina d’Alessandria, l’altra a Santa Barbara. I profili
delle sante, esaltati dal contrasto con l’intenso sfondo blu, possono essere av-
vicinati alle teste antropomorfe del people scroll dello Studiolo nel palazzo
vescovile di Cavalese17 (fig. 10), a loro volta confrontabili con i dipinti di Cles

17 F. Dagostin, scheda 48 Marcello Fogolino e collaboratori, Sala dell’attesa…, in Ordine e bizzarria,
p. 387.

� 6. Attr. Antonio da Vendri, Decorazioni a grottesca, 1540 circa, affresco. Cavalese (Trento), Pieve di
Santa Maria Assunta, protiro meridionale
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e con alcuni devoti della famiglia Giusti della predella della pala di Santa
Maria in Stelle (Londra, National Gallery)18. Non mancano le attenzioni, sep-
pur in parte compromesse dal tempo, alla restituzione materica delle stoffe,
come nel caso del tessuto smeraldo teso alle spalle della Vergine, di cui si per-
cepiscono certe lucentezze seriche ribattute dall’orlo dorato, o nel dettaglio
dell’abito di Maria, di cui si intuisce un motivo decorativo più scuro; l’artista
veronese, infatti, più volte si distinse per questa sua sensibilità, che la critica
ha giustificato rintracciando nella sua biografia non solamente attestazioni
in qualità di pittore, ma anche di sarto19. Le vele della crociera del protiro
(fig. 11) sono individuate da costolonature dipinte con suggestivi festoni ve-
getali con fiori, frutta e un nastro azzurro che scaturiscono dai quattro ap-
poggi della volta in cui finte ceste di vimini intrecciati riprendono le tonalità
cerulee del laccio; le superfici sono interamente ricoperte da motivi a grotte-
sca, popolati da putti che si abbarbicano sui racemi guizzanti (fig. 12), ri-
prendendo parimenti le pose degli angeli sulla facciata del Palazzo della
Magnifica Comunità, con uno spiccato gusto per le torsioni20 apprezzato
dal da Vendri. I rami vegetali perdono la naturalistica carnosità dei racemi

18 Lona, Le stanze affrescate, p. 240.
19 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, p. 42.
20 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, p. 40.

� 7. Attr. Antonio da Vendri, Madonna col Bambino e le sante Caterina d’Alessandria e Barbara, 1540
circa, affresco. Cavalese (Trento), Pieve di Santa Maria Assunta, protiro meridionale

STA_2_21_ok.qxp  19/01/22  17:20  Pagina 654



655

� 8. Attr. Antonio da Vendri, Allegoria del-
l’Estate e putto con spighe, 1543 circa, affre-
sco. Cles (Trento), Palazzo Assessorile, Stan-
za dell’Erker

� 9. Attr. Antonio da Vendri, Allegoria della
Primavera e putto con fiaccola, 1543 circa, af-
fresco. Cles (Trento), Palazzo Assessorile,
Stanza dell’Erker

� 10. Attr. Antonio da Vendri, Testa muliebre,
1539, affresco. Cavalese (Trento), Palazzo
della Magnifica Comunità, Studiolo
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commissionati da Bernardo Cles, come quelli che si trovano nei saloni del pa-
lazzo di Cavalese, facendosi segno grafico sintetico, più simile a certe soluzioni
che si ritrovano nelle sale concluse dal successore Cristoforo Madruzzo21. Per
le grottesche del protiro della pieve, forse, è più corretto richiamare la descri-
zione che Lia Camerlengo fornisce per i motivi del fregio della Sala del Camin
Nero a Castel Stenico, che “distaccandosi dalle tipologie più diffuse in terri-
torio trentino, spesso legate a modelli di ispirazione fogoliniana, si collegano
a esempi romani d’ambito raffaellesco e alle loro declinazioni mantovane”22;
proprio nella sala attigua del maniero è stato riconosciuto l’intervento di 

21 F. Dagostin, scheda 48 Marcello Fogolino e collaboratori, Sala dell’attesa…, in Ordine e bizzarria,
p. 386.

22 Camerlengo, Castello di Stenico, p. 167. A pittori veronesi sono attribuiti anche i fregi a grottesca
che decorano le volte dell’aula della piccola chiesa di San Rocco a Caneve d’Arco “dove riecheg-
giano stilemi tipicamente mantovani”: Lona, Le stanze affrescate, p. 236. Silvia Coraiola propone
l’attribuzione dei decori arcensi a Dionisio Bonmartini: Coraiola, Arco dipinta nel Cinquecento,
pp. 158-163.

� 12. Attr. Antonio da Vendri, Decorazioni a grottesca, 1540 circa, affresco. Cavalese (Trento), Pieve di
Santa Maria Assunta, protiro meridionale (dettaglio)

� 11. Attr. Antonio da Vendri, Decorazioni a grottesca, 1540 circa, affresco. 
Cavalese (Trento), Pieve di Santa Maria Assunta, protiro meridionale (dettaglio)
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Antonio da Vendri, attivo tra il 1538 e il 153923. Poco prima, verrebbe da dire,
della sua partenza per Cavalese, dove il cantiere si può datare attorno al 1540,
data questa riportata sulla facciata dipinta del palazzo in un’iscrizione ancora
oggi leggibile24. Cavalese, dunque, costituirebbe un’ulteriore impresa in terri-
torio trentino di Antonio da Vendri, che verosimilmente si fermò nel Principato
vescovile fino alla metà degli anni quaranta, salvo poi palesarsi nuovamente a
Verona a partire dal 154525. Il suo catalogo artistico, che oggi annovera poche
– e ancora ipotetiche – partecipazioni, comprendeva anche, come si è detto, la
vasta campagna decorativa che lo impegnò a Castel Selva a Levico; qui il mae-
stro veronese si dedicò a dipingere non solo le stanze e il salone di quella che
era una delle residenze più amate dei principi vescovi fin dai tempi di Johannes
Hinderbach26, ma anche certe “logge”27 per le quali facilmente si possono im-
maginare soluzioni comprendenti anche grottesche28.

La “loza de piaza” a Trento

A suggerire la permanenza di Antonio da Vendri in area trentina dopo la
documentata decorazione di Castel Selva tra il 1535 e il 153629 sono in primis
i brani ascrivibili al suo pennello individuati a Stenico30, Cles31 e Cavalese32;
da ultimo giungono alcune note archivistiche che legano inequivocabilmente
il nome del maestro veronese a un nuovo cantiere: l’impresa decorativa della
loggia di piazza del Duomo a Trento, conclusa nell’autunno del 153933.

Le carte in questione non sono in realtà inedite: furono pubblicate nel
1933 da Simone Weber nel fondamentale lavoro Artisti trentini e artisti che
lavorarono in Trentino, ma a causa di un’errata lettura il nome del maestro
pagato “per aver depento la loza de piaza” fu trascritto come “Antonio da

23 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, pp. 45-46.
24 “S(anctus) V(igilius) EP(iscopu)S TR(ident)I / AN(n)O D(omi)NI MDXXXX”.
25 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, p. 46.
26 Dellantonio, Sulle tracce di Marcello Fogolino, p. 392.
27 Cetto, Castel Selva e Levico, pp. 334-340.
28 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, p. 43.
29 Per le fonti archivistiche: Cetto, Castel Selva e Levico, pp. 331, 332 e Dellantonio, Sulle tracce di

Marcello Fogolino, p. 397 nota 47. Si rinvia anche all’edizione completa in Botteri, Gabrielli,
Marcello Fogolino e il suo mondo.

30 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, pp. 45-46.
31 Lona, Le stanze affrescate di Aliprando Cles, pp. 238-242, C. Radice, scheda 47 Marcello Fogolino

e collaboratori Sala del Giudizio e Stanza del Balcone, in Ordine e bizzarria, pp. 382, 383.
32 F. Dagostin, scheda 48 Marcello Fogolino e collaboratori Sala dell’attesa…, in Ordine e bizzarria,

pp. 384-387; Radice, Gli affreschi cinquecenteschi del Palazzo Vescovile di Cavalese.
33 BCTn, BCT1, 335, cc. 148r, 155r, 157r, 159r.
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Venezia”34. Nonostante la segnalazione, nessuno finora ha indagato questa
personalità che – converrà ammetterlo – nel panorama artistico trentino degli
anni trenta del Cinquecento suona indubbiamente stonata35. L’assenza di ap-
profondimenti è in parte giustificata dal fatto che l’unica opera documentata
di Antonio da ‘Venezia’ in Trentino andò persa in antico: la loggia di piazza
del Duomo venne infatti demolita nel 178036. Chiarito il malinteso sull’iden-
tità del pittore, vale la pena ricostruire la storia dell’edificio che ospitava le
pitture di Antonio da Vendri, edificio che al momento risulta sprovvisto di
bibliografia37; lo sforzo gioverà anche a evitare possibili equivoci sulla sua
collocazione38.

34 Weber, Artisti trentini, pp. 25, 26. Anche l’indice manoscritto della miscellanea che contiene le
carte riporta la medesima errata trascrizione: “ricevute diverse per lavori fatti sotto Cristoforo Ma-
druzzo e specialmente d’un certo Antonio da Venezia pittore 1539”. BCTn, BCT1, 335, cc. n.n.

35 Il nome di Antonio da Venezia in riferimento alla decorazione della loggia di piazza Duomo è
citato en passant in Rasmo, Storia dell’arte nel Trentino, p. 218, notizia poi ripresa da Gorfer, I
castelli del Trentino, p. 386. Nel tentativo di identificare il pittore, Weber suggeriva un impro-
babile collegamento con l’Antonio da Venezia che nel 1586 coadiuvava Paolo Veronese nella
decorazione del soffitto della chiesa di San Salvador a Venezia: Weber, Artisti trentini, p. 26. Il
nome di Antonio da Venezia è citato anche da Chini, senza fonte su comunicazione di Adamoli,
in relazione alla decorazione del castello di Stenico: Chini, L’arte nelle Giudicarie, p. 40. Una ve-
rifica sui documenti porta tuttavia a ritenere che la segnalazione si riferisca alle stesse carte rin-
venute da Weber e che l’errato riferimento al castello di Stenico sia da imputare al contenuto
dell’inventario che indicizza il manoscritto, dove si legge: “Conti dei lavori diversi fatti sotto Cri-
stoforo Madruzzo nel Castello di Stenico e nelle stalle del Castello del Buonconsiglio in Trento
ed altri di un certo Antonio da Venezia pittore (1539-1547)”. Mussi, Manoscritti di interesse Giu-
dicariese, pp. 131, 132. Coincidenza vuole che la decorazione di una delle sale affrescate del ca-
stello di Stenico, la cosiddetta Sala dei medaglioni, sia stata attribuita ad Antonio da Vendri:
Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, pp. 45, 46.

36 Nel 1780 – o 1779: G. Gentilini, scheda 207 Torre di Piazza, Trento (poi Torre civica) in APSAT
5. Castra, castelli e domus murate, p. 242 – in occasione della riconfigurazione di Palazzo Pretorio
su progetto di Claudio Carneri, furono demoliti “scalam longam et porticum”: Menestrina, La
torre di piazza, pp. 256-257 nota 7. La copertura della loggia era stata rifatta nel 1711: Menestrina,
La torre di piazza, p. 258. Due delle colonne del portico-loggia furono reimpiegate nella costru-
zione del nuovo portale, su cui vennero collocate due statue scolpite da Antonio Giongo. In se-
guito ai lavori novecenteschi, il portale venne trasferito nel cortile di Palazzo Thun. Rasmo, Storia
dell’arte nel Trentino, p. 297. Lo stesso Giongo (Menestrina, La torre di piazza, p. 257 nota 7) è
l’autore dell’epigrafe che ricorda i lavori di ricostruzione (HANC / CURIAM PENE COLLAP-
SAM / RESTITUIT / S.P.Q.T. / A. MDCCLXXX), oggi collocata sul prospetto settentrionale
del palazzo.

37 Neppure il recente volume La Torre di piazza nella storia di Trento fa menzione delle vicende co-
struttive della loggia.

38 Weber riferì il pagamento alla “loggia della piazza del Magno Palazzo”, la notizia fu poi rettificata
da Rasmo, il quale segnalò come la loggia menzionata nei documenti fosse piuttosto da identifi-
carsi nella loggia del Palazzo Pretorio a Trento, distrutta nel XVIII secolo. Weber, Artisti trentini,
p. 392; Rasmo, Appunti per un dizionario artistico atesino, p. 97; Rasmo, Dizionario biografico
degli artisti atesini, p. 135.
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È risaputo che nelle fonti antiche l’attuale piazza del Duomo a Trento è
denominata piazza della Comunità o più semplicemente “piazza”; analoga-
mente in passato la Torre Civica era definita Torre di piazza39: non c’è dub-
bio quindi che la “loza de piaza” sia identificabile nella loggia di piazza del
Duomo. Per localizzarla con precisione, sovviene una nota documentaria
alquanto curiosa: nel 1549 la copertura in coppi della “loza de piaza” fu
danneggiata da vari archibugi caduti dalla torre in occasione dei festeggia-
menti per l’arrivo a Trento del futuro Filippo II di Spagna40. La collocazione
suggerita dalla notizia trova puntuale conferma nelle vedute cinquecente-
sche e secentesche della città di Trento, che ritraggono una costruzione con
arcate ai piedi della Torre Civica, sul prospetto occidentale (fig. 13). A di-
spetto di quanto le vedute della città sembrano mostrare, questo corpo di
fabbrica non consisteva unicamente nell’area porticata a livello della piazza,
ma presentava un loggiato al piano superiore. Tale configurazione è ben il-
lustrata in un’immagine tratta da un dipinto, di ubicazione ignota, che pre-
senta una veduta ravvicinata della piazza verso Palazzo Pretorio e la Torre

39 Statuto di Trento, p. 87; Menestrina, La torre di piazza, p. 8 nota 1; Cesarini Sforza, Piazze e strade
di Trento, pp. 34-35; G. Gentilini, scheda 207 Torre di Piazza, Trento (poi Torre civica), in APSAT
5. Castra, castelli e domus murate, p. 239.

40 Un episodio analogo si ripeté nel 1604, quando la caduta di alcuni falconetti (sic!) causò la rottura
di ben 200 coppi. Menestrina, La torre di piazza, p. 251, in particolare nota 4. 

� 13. Franz Hogenberg,
Tridentum - Trient, 1581-
1621 (dettaglio con la
piazza del Duomo)
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Civica41 (fig. 14). Nonostante si tratti di una riproduzione modesta, la pre-
senza di alcuni dettagli caratterizzanti convince a ritenerla una fonte attendi-
bile42. Considerando l’articolazione su due livelli del corpo di fabbrica,
rimane problematico stabilire se la denominazione “loggia” denotasse il por-
ticato inferiore o il loggiato superiore; possiamo però ritenere che il termine
indicasse, per sineddoche, una parte per il tutto43. Per quanto riguarda la
funzione della loggia, pare che il porticato fosse uno spazio adibito al com-
mercio44, mentre la terrazza con loggiato era verosimilmente connessa al-

41 L’immagine è riprodotta in Rizzi, Passeggiate trentine, p. 208 e ripresa da Chemelli, Trento. La
piazza del Duomo, p. 94, che la dice copia di un dipinto databile al Cinquecento, opinione tuttavia
non condivisibile.

42 Si veda ad esempio la lastra quadrangolare appesa in corrispondenza del cornicione della loggia,
presumibilmente identificabile nell’epigrafe datata 1610 oggi appesa al prospetto settentrionale
di palazzo Pretorio. Si notino anche le due scale esterne al palazzo, la roggia e la gabbia sospesa
in corrispondenza dello spigolo della loggia, plausibilmente utilizzata per mettere alla berlina i
condannati. Non trova corrispondenza invece la forma delle finestre del primo e del secondo
ordine di Casa Rella.

43 Non sarà superfluo ricordare che anche per la loggia del giardino del Magno Palazzo era
stata inizialmente presa in considerazione una struttura a due piani sovrapposti: L. Camer-
lengo, scheda 38 Marcello Fogolino e collaboratori Loggia del giardino, in Ordine e bizzarria,
pp. 296, 297.

44 Menestrina, La torre di piazza, pp. 236, 237 nota 2.

� 14. Anonimo, Piazza del Duomo di
Trento, copia da dipinto di colloca-
zione ora ignota (dettaglio con la log-
gia e la torre di piazza)
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l’esercizio della giustizia e alle attività pubbliche svolte nell’annesso pa-
lazzo45.

Tornando al pittore Antonio da Vendri, le carte che lo menzionano in re-
lazione alla decorazione della loggia sono ordini di pagamento emessi tra l’ot-
tobre e il dicembre del 153946 da Andrea Crivelli, noto soprintendente alla
fabbrica del Magno Palazzo che ritroviamo anche in altri cantieri promossi
dal principe vescovo e cardinale Bernardo Cles47. Questo dato induce a pen-
sare che anche la costruzione della “loza de piaza” sia stata voluta del presule
trentino, ipotesi che trova riscontro in un’epigrafe, verosimilmente apposta
alla loggia stessa prima della sua distruzione e collocata oggi sul prospetto
settentrionale di Palazzo Pretorio, con l’iscrizione: “CONDITA SUB BER-
NARDO / CLESIO ANNO MDXXXIX / RESTAURATA SUB CAROLO

45 Chemelli, Trento. La piazza del Duomo, p. 96. Nel prospetto settentrionale del Palazzo, oggi sede
del Museo Diocesano di Trento, è tuttora visibile la porta che presumibilmente metteva in col-
legamento diretto il loggiato della terrazza e l’interno del palazzo.

46 In un acconto del 18 ottobre 1539 il lavoro è detto in procinto di essere concluso entro la setti-
mana successiva; Antonio da Vendri riceverà poi il saldo al 23 dicembre 1539. BCTn, BCT1,
335, cc. 159r, 148r.

47 Per un profilo di Crivelli si rimanda a Weber, Appunti per la storia dell’arte nel Trentino, pp.
351-354 e Gabrielli, Il Magno Palazzo, pp. 61-63.

� 15. Epigrafe, 1610. Trento, Piazza del Duomo, Palazzo Pretorio, prospetto nord
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/ MADRUTIO ANNO MDCX (…)” (fig. 15)48. Che la loggia fosse stata co-
struita – o ricostruita49 – dal Cles, lo confermano d’altra parte ulteriori paga-
menti disposti dal Crivelli a favore di mastri murari e altri artigiani che
lavorarono alla fabbrica50.

Le carte che menzionano Antonio da Vendri ci restituiscono anche una
sommaria descrizione delle decorazioni della loggia: il pittore viene infatti
pagato 73 rainesi per aver dipinto la “loza de piaza, zoè li quadri sora dela
sofita, lo frixo del antepecto et li volti ornadi de pictura con le Arme et Im-
prese del Reverendissimo Signor Cardinal et del Reverendissimo novo
electo”51. La menzione delle insegne e delle imprese di due principi vescovi
non solo rimarca la committenza vescovile ma dimostra che la fabbrica fu av-
viata da Bernardo Cles e portata a termine da Cristoforo Madruzzo, analo-
gamente a quanto successe nel cantiere del Palazzo Vescovile di Cavalese. Di
Cles e Madruzzo sopravvivono tra l’altro due stemmi lapidei, ragionevol-
mente provenienti dalla loggia stessa, oggi collocati ai lati dell’epigrafe se-
centesca52 (fig. 16). La costruzione di una loggia vescovile in un contesto
urbano – quello della torre e della piazza – caratterizzato da una committenza
civica può forse apparire fuori luogo, ma si giustifica con i diritti che l’autorità
vescovile vantava ab antiquo sul complesso del cosiddetto Palazzo Pretorio53.

48 Cfr. nota 42.
49 Benché l’epigrafe riporti una fondazione da parte di Bernardo Cles, la presenza di una loggia

dove operavano i Sindaci di Trento è attestata già nel Trecento: G. Gentilini, scheda 207 Torre
di Piazza, Trento (poi Torre civica) in APSAT 5. Castra, castelli e domus murate, p. 239.

50 BCTn, BCT1, 335, c. 160r (“Maistro Iacomo murar (...)  ala opera dela loza in infreschar”), c.
158r (“Maistro Vitor (...)  per lo usso soazado sula loza”), c. 154r (“7 bene de sabion conducto
ala fabricha dela loza de piaza”), c. 153r (“Maistro Domenego terazer (...)  per sua manifactura
del rizol sopra lo volto della loza”), c. 152r (“La fabricha de la gesia di Sancta Maria Major (...)
quadreli 135 (...)  per la fabricha de la loza de piaza a far li remenati del usso”). Tutte le ricevute
in questione, comprese quelle riferite ai lavori di Antonio da Vendri, sono sottoscritte dagli stessi
maestri e operai secondo una modalità ben collaudata nei cantieri clesiani: a disporre la liquida-
zione delle somme è il soprastante Andrea Crivelli, il quale redige un ordine di pagamento che,
consegnato al lavorante, sarà da presentare al fiscale Angelo Costede; questi provvederà quindi
all’esborso trattenendo la bolletta controfirmata dal creditore a garanzia dell’avvenuto paga-
mento. Ringrazio Luca Gabrielli per la spiegazione.

51 BCTn, BCT1, 335, c. 148r. È da segnalare che la trascrizione pubblicata da Weber, Artisti trentini,
p. 25 in alcuni punti si discosta dalla nostra lettura.

52 In Gorfer, I castelli del Trentino, p. 386 lo stemma Madruzzo è riferito a Carlo Gaudenzio, pro-
motore del restauro primo-secentesco. Le affinità stilistiche tra i due stemmi inducono tuttavia
a ritenerli coevi.

53 Palazzo Pretorio, già palazzo vescovile, fu la sede dei principi vescovi di Trento fino alla metà
del Duecento: Landi, Il palatium episcopatus di Trento, pp. 141 e ss. Esempio dell’ingerenza ve-
scovile nelle questioni di spettanza civica è la richiesta, avanzata da Bernardo Cles nel 1535 e in-
dirizzata ai Consoli di Trento, per la realizzazione – o il rifacimento – del selciato dell’attuale
piazza Duomo. In risposta, il Comune si disse disposto a compiere l’opera a patto che anche il 
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Stando alla succinta ma pre-
ziosa descrizione dell’ornato della
loggia riportata nell’ordine di pa-
gamento, l’apparato decorativo
realizzato da Antonio da Vendri
interessava “li volti”, (verosimil-
mente le volte del porticato), “li
quadri sora dela sofita” (presu-
mibilmente elementi del soffitto
ligneo al primo piano) e l’“ante-
pecto”, ossia il parapetto della
loggetta superiore54: oltre ai dipinti
murali, il pittore avrebbe quindi
realizzato anche ornati su legno.
Per quanto riguarda il fregio del
parapetto, possiamo immaginare
che la decorazione si svolgesse
tra le arcate inferiori e il davanzale
della loggetta, ben visibile da chi
si fosse trovato a passare dalla
piazza. In assenza di ulteriori te-
stimonianze, è impossibile al mo-
mento entrare nel merito dei sog-
getti raffigurati.

In chiusura, non sarà scontato sottolineare un altro dato che emerge dalle
ricevute di pagamento: nel cantiere della loggia di piazza, Antonio da Vendri
opera come maestro autonomo coadiuvato da garzoni55. D’altra parte, la pre-
senza di collaboratori del da Vendri, tra cui il figlio adottivo Angelo Somma-
riva, è fatto noto anche per la perduta decorazione di Castel Selva, dove tra
l’altro il maestro veronese risulta essere il pittore più attivo56. A questo punto
è lecito chiedersi quanto nel frattempo Antonio da Vendri si fosse affrancato
da Marcello Fogolino; considerando tuttavia che nel 1539 il da Vendri doveva

Vescovo e il Capitolo, così come i comuni esterni alla Pretura e i vicini, compartecipassero alla
spesa. Chemelli, Trento. La piazza del Duomo, p. 26. Considerando l’altezza cronologica, i lavori
di pavimentazione della piazza potrebbero costituire la premessa alla costruzione o ricostruzione
della loggia.

54 BCTn, BCT1, 335, c. 148r. Devo a Luca Gabrielli la corretta lettura e interpretazione del termine
“antepecto”.

55 BCTn, BCT1, 335, c. 159r.
56 Sava, “Antonio da Vendris depentor veronese”, p. 37 e Dellantonio, Sulle tracce di Marcello Fogo-

lino, p. 393.

664

� 16. Trento, Piazza del Duomo, Palazzo Pretorio, pro-
spetto nord
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avere almeno cinquant’anni57, conviene forse domandarsi quanto il maestro
veronese si fosse addentrato nell’orbita fogoliniana. Non sappiamo per quali
vie Antonio da Vendri si fosse aggiudicato la commessa vescovile della “de-
pentura” della loggia, ma il fatto di trovarlo attivo con una propria equipe
sulla piazza pittorica di Trento nel tardo autunno del 1539 apre stimolanti
piste di ricerca.
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