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La comparsa di questo pregevole busto in 

terracotta, dalla modellazione raffinata e sicura 

(fig. 1), pone due domande necessarie a chi desideri 

approfondirne la conoscenza: da un lato quella 

dell’autografia dell’opera, o comunque dell’ambito 

di produzione, e dall’altro il non minore problema 

dell’identificazione del ritrattato.

Al primo quesito si può dare una risposta sulla 

base delle caratteristiche formali dell’opera e 

restringere il campo alla produzione scultorea di 

ambito romano della seconda metà del Seicento. 

Più precisamente, sarà opportuno richiamare alla 

memoria l’operato di Alessandro Algardi (1598-

1654) che produsse numerosi busti in terracotta 

a grandezza naturale la cui funzione era quella di 

fungere da modello in previsione della traduzione 

in marmo, ma la cui natura di opere d’arte 

autonome e di altissima qualità è dimostrata dal 

fatto che molte di queste effigi si sono conservate 

e sono giunte fino a noi. Basterà ricordare il 

delicatissimo ritratto di Lelio Frangipane, quello 

di Gaspare Mola e ancora il sembiante dal piglio 

volitivo e spavaldo di Donna Olimpia Maidalchini, 
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Cristiano Giometti

Revealed/ uncovered identity
monsignor Giacomo Franzoni
and Domenico Guidi’s portraiture

The appearance of  this valuable terracotta 
EXVW��ZLWK�D� UHÀQHG�DQG�GHÀQLWH�PRGHOLQJ�
�ÀJ����� UDLVHV� WZR� QHFHVVDU\� TXHVWLRQV� IRU�
those who want to deepen their knowledge: 
RQ�RQH�VLGH�WKDW�RI �WKH�ZRUN·V�DXWRJUDSK\�
�RU�LQ�DQ\�FDVH�RI �WKH�SURGXFWLRQ�ÀHOG��DQG�
on the other the not minor problem of  the 
LGHQWLÀFDWLRQ�RI �WKH�SRUWUD\HG�
7KH�ÀUVW�TXHVWLRQ� FDQ�EH�DQVZHUHG�RQ� WKH�
basis of  the formal characteristics of  the 
ZRUN� DQG� UHVWULFW� WKH� ÀHOG� WR� WKH�5RPDQ�
sculptural production of  the second half  
RI �WKH�6HYHQWHHQWK�FHQWXU\��0RUH�SUHFLVHO\��
LW�ZLOO� EH� DSSURSULDWH� WR� UHFDOO� WR�PHPRU\�
WKH� ZRUN� RI �$OHVVDQGUR�$OJDUGL� ������
������ ZKR� SURGXFHG� QXPHURXV� OLIH�VL]H�
terracotta busts whose function was to 
act as a model in anticipation of  the 
translation into marble, but whose nature 
RI �LQGHSHQGHQW�DUW�ZRUNV�RI �KLJK�TXDOLW\�LV�
GHPRQVWUDWHG�E\�WKH�IDFW�WKDW�PDQ\�RI �WKHVH�
HIÀJLHV�KDYH�EHHQ�SUHVHUYHG�DQG�KDYH�FRPH�
WR�XV��-XVW�UHPHPEHU�WKH�GHOLFDWH�SRUWUDLW�RI �
Lelio Frangipane, that of  Gaspare Mola 
DQG�PRUH�WKH�SRUWUDLW�ZLWK�D�VWURQJ�ZLOOHG�
and arrogant look of  Donna Olimpia 
0DLGDOFKLQL�� WRGD\� DOO� LQ� WKH� +HUPLWDJH�
FROOHFWLRQ�RI �6W��3HWHUVEXUJ���7KH�%RORJQHVH�
1 See, latest, S. Androsov, Museo statale Ermitage. La 
scultura italiana dal XVII al XVIII secolo. Da Bernini 
a Canova, Milan 2017, respectively cat. 41, p. 280; cat. 
43, pp. 280-281; cat. 46, p. 281.



fig. 2

Domenico Guidi,
Papa Alessandro VIII Ottoboni,
/RV�$QJHOHV��&RXQW\�0XVHXP



oggi tutte nella collezione dell’Ermitage di San 

Pietroburgo1. Il maestro bolognese insegnò questa 

pratica anche ai suoi allievi e furono soprattutto 

Ercole Ferrata (1610-1686) e Domenico Guidi 

(1625-1701) a farne tesoro e a riproporla più volte 

nel corso delle rispettive carriere. 

Nell’inventario dello studio di Ferrata a via delle 

Carceri Nuove si trovano numerose citazioni 

di “busti in creta cotta” di mano del signor 

Ercole quali, tra gli altri, quelli del “Principe 

Giustiniani”, di un non identificato “frate di 

San Francesco a Ripa”2, o ancora del marchese 

Centurione per il quale lo scultore venne pagato 

25 scudi il 20 marzo 16803. Allo stesso modo, 

anche Guidi produsse alcuni ritratti in terracotta 

a grandezza naturale di cui ci restano ben due 

effigi pontificie, quelle raffiguranti Alessandro 
VIII Ottoboni (Los Angeles County Museum) (fig. 

2) e Innocenzo XII Pignatelli (Museo di Roma).

1 Si veda, da ultimo, S. Androsov, 0XVHR�VWDWDOH�(UPLWDJH��/D�VFXOWXUD�LWDOLDQD�GDO�;9,,�
DO�;9,,,�VHFROR��'D�%HUQLQL�D�&DQRYD, Milano 2017, rispettivamente cat. 41, p. 280; 
cat. 43, pp. 280-281; cat. 46, p. 281. 
2 V. Golzio, Lo «Studio» di Ercole Ferrata, in “Archivi d’Italia e Rassegna Internazio-
nale degli Archivi”, II, 1935, pp. 64-74.
3 Il pagamento è conservato nei Libri Mastri del Banco di Santo Spirito, oggi in 
Deposito presso l’Archivio della Banca d’Italia a Roma.
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master taught this practice to his pupils and 
LW�ZDV�DERYH�DOO�(UFROH�)HUUDWD�������������
DQG� 'RPHQLFR� *XLGL� ������������ ZKR�
treasured it and reproposed it several times 
GXULQJ�WKHLU�UHVSHFWLYH�FDUHHUV��,Q�WKH�LQYHQWRU\�
of  the Ferrata’s studio in via delle Carceri 
1XRYH�� WKHUH� DUH� QXPHURXV� TXRWDWLRQV� RI �
´EXVWL� LQ� FUHWD� FRWWDµ� E\�0U��(UFROH�� DPRQJ�
RWKHUV��WKRVH�RI �´3ULQFLSH�*LXVWLQLDQLµ��RI �DQ�
XQLGHQWLÀHG�´IULDU�RI �6DQ�)UDQFHVFRµ�D�5LSD�, 
RU�HYHQ�RI � WKH�0DUTXLV�&HQWXULRQH� IRU�ZKRP�
WKH�VFXOSWRU�ZDV�SDLG����VFXGL�RQ�0DUFK�����
����3�� /LNHZLVH�� *XLGL� DOVR� SURGXFHG� VRPH�
OLIH�VL]H�WHUUDFRWWD�SRUWUDLWV�RI �ZKLFK�WKHUH�DUH�
WZR�SDSDO�HIÀJLHV��WKRVH�UHSUHVHQWLQJ�$OH[DQGHU�
9,,,�2WWRERQL��/RV�$QJHOHV�&RXQW\�0XVHXP��
�ÀJ����DQG�,QQRFHQW�;,,�3LJQDWHOOL� �0XVHXP�
RI �5RPH��
,Q� WKH� FRQWH[W� RI � WKH� SUROLÀF� DOJDUGLDQ� IRUJH��
WKHUHIRUH�� LW� LV� XQGRXEWHGO\� WKH� &DUUDUHVH�
Domenico Guidi to whom we must look 
PRUH� FDUHIXOO\� WR� LGHQWLI\� WKH� SUREDEOH� DXWKRU�
RI � WKH� ZRUN� XQGHU� H[DPLQDWLRQ�� DV� DOUHDG\�
DQWLFLSDWHG� E\� 6DQGUR� %HOOHVL� ZKR� ÀUVW�
DWWULEXWHG�LW��WKH�VW\OLVWLF�FKDUDFWHUV�RI �WKH�EXVW�
DUH�ZHOO�VXLWHG�WR�WKH�H[SUHVVLYH�PRGDOLWLHV�DQG�
FKDUDFWHULVWLFV� RI � KLV� PDWXUH� SRUWUDLWXUH�� $�
favorite pupil of  Alessandro Algardi, he was 
sent to Naples, in the workshop of  his uncle 
*LXOLDQR� )LQHOOL� DQG� UHDFKHG� 5RPH� RQO\� LQ�

2  V. Golzio, Lo «Studio» di Ercole Ferrata, in “Archivi 
d’Italia e Rassegna Internazionale degli Archivi”, II, 1935, 
pp. 64-74.
3  the payment is saved in Libri Mastri del Banco di 
Santo Spirito, today in the Archive of the Bank of Italy 
in Roma.



Domenico Guidi,
La renommee de roi Luis XIV (1677-1685),
Versailles

Domenico Guidi,
Compianto sul Cristo morto, 
&DSSHOOD�GHO�0RQWH�GL�3LHWj

Domencio Guidi,
Sacra Famiglia con Santa Elisabetta
e San Giovannino, Agone, Sant’Agnese,
Altare Maggiore

fig. 3

fig. 4

fig. 5



Nell’ambito dunque della feconda fucina algar-

diana è senza dubbio verso il carrarese Domenico 

Guidi al quale si deve guardare con maggiore atten-

zione per individuare il probabile autore dell’ope-

ra in esame; come già anticipato da Sandro Bellesi 

che per primo lo ha attribuito, i caratteri stilistici 

del busto ben si accostano alle modalità espressi-

ve e alle caratteristiche della sua ritrattistica matu-

ra. Allievo prediletto di Alessandro Algardi, viene 

avviato alla scultura a Napoli, nella bottega dello 

zio Giuliano Finelli, raggiungendo Roma solo nel 

16494. In questa città, durante la seconda metà del 

Seicento, Guidi riveste una posizione fortemente 

indipendente sia da Bernini, con il quale collabo-

ra in una sola occasione, realizzando l’Angelo con 
la lancia, per il ponte di Castel Sant’Angelo, sia 

dagli maestri contemporanei, come Antonio Rag-

gi (1624-1686) e Ferrata stesso, già compagno di 

discepolato. 
4 Per un approfondimento sulla figura di Guidi si rimanda a D.L. Bershad, Domenico 
*XLGL�D���th�&HQWXU\�5RPDQ�6FXOSWRU, Ph. Doctoral Dissertation, University of Cali-
fornia, Los Angeles 1970; A. Bacchi, “L’Andromeda di Lord Exeter”, Antologia di 
%HOOH�$UWL, nuova serie, 48-51, (1994), pp. 64-70; ID., “A terracotta relief by Dome-
nico Guidi”, 7KH�%XUOLQJWRQ�0DJD]LQH, CXXXVII, 1113, (1995), pp. 842-845; ID., 
6FXOWXUD�GHO�¶����D�5RPD, Milano 1996; Giometti, 'RPHQLFR�*XLGL������������, cit.; L. 
Simonato, “A new work by Domenico Guidi: the bust of Cardinal Gianfrancesco 
Albani”, in 7KH�EXUOLQJWRQ�PDJD]LQH, CLVIII, november 2016, pp. 885-890. 

7

�������,Q�WKLV�FLW\��GXULQJ�WKH�VHFRQG�KDOI �
RI �WKH�6HYHQWHHQWK�FHQWXU\��*XLGL�KDV�D�YHU\�
LQGHSHQGHQW� SRVLWLRQ� ERWK� IURP� %HUQLQL��
with whom collaborates on one occasion, 
UHDOL]LQJ�WKH� $́QJHO�ZLWK�WKH�ODQFHµ�IRU�WKH�
bridge of  Castel Sant’Angelo, and from 
FRQWHPSRUDU\� PDVWHUV�� VXFK� DV� $QWRQLR�
5DJJL� ������������DQG�)HUUDWD�KLPVHOI��
DOUHDG\� D� GLVFLSOHVKLS� FRPSDQLRQ�� 7KH�
sculptor succeeds in developing a linguistic 
formula that, moving from Algardi, will 
reach a huge success throughout Europe 
HVSHFLDOO\� LQ� )UDQFH�� ZKHUH� KH� ZLOO� EH�
FDOOHG� ´6FXOSWHXU� GX� 5RLµ� UHFHLYLQJ� WKH�
commission for the allegorical group of  
WKH� ´5HQRPPpH� GX� 5RLµ� IRU� 9HUVDLOOHV�
������������ �ÀJ����� *XLGL� DOVR� SOD\HG�
D�PDMRU�UROH�LQ�WKH�SURJUHVVLYH�DIÀUPDWLRQ�
RI � ODWH� %DURTXH� VFXOSWXUH�� FKDUDFWHUL]HG�
E\� D� UHGXFHG� GUDPDWLF� H[SUHVVLRQ� DQG� D�
JURZLQJ� GHFRUDWLYH� WHQGHQF\�� DV� VKRZQ� E\�
its monumental marble reliefs for the chapel 
RI �0RQWH�GL�3LHWj� �/DPHQWDWLRQ�RYHU� WKH�
'HDG� &KULVW�� ������ ����������� �ÀJ����
and for the high altar of  the church of  
6DQW·$JQHVH� LQ�$JRQH��7KH�+RO\�)DPLO\�
4  For a better study on Guidi see D.L. Bershad, 
Domenico Guidi a 17th Century Roman Sculptor, 
Ph. Doctoral Dissertation, University of Califor-
nia, Los Angeles 1970; A. Bacchi, “L’Andromeda 
di Lord Exeter”, Antologia di Belle Arti, new serie, 
48-51, (1994), pp. 64-70; Id., “A terracotta relief 
by Domenico Guidi”, The Burlington Magazine, 
CXXXVII, 1113, (1995), pp. 842-845; Id., Scultura 
del ‘600 a Roma, Milano 1996; Giometti, Domenico 
Guidi (1625-1701), cit.; L. Simonato, “A new work by 
Domenico Guidi: 
the bust of Cardinal Gianfrancesco Albani”, in The 
burlington magazine, CLVIII, november 2016, pp. 
885-890.



fig. 6

Domenico Guidi,
Alessandro Rondanini,
%HUJDPR��$FFDGHPLD�&DUUDUD



Lo scultore riesce a mettere a punto una formula 

linguistica che, muovendo dall’Algardi, riscuoterà 

un enorme successo nell’intera Europa e, 

particolarmente, in Francia, dove verrà nominato 

6FXOSWHXU� GX� 5RL ricevendo la commissione del 

gruppo allegorico della 5HQRPPpH� GX� 5RL� per 

Versailles (1677-1685) (fig. 3). Guidi svolse inoltre 

un ruolo di primo piano nel progressivo affermarsi 

della scultura tardobarocca, caratterizzata da una 

minore drammaticità espressiva e da una crescente 

tendenza decorativa, come dimostrano i suoi 

monumentali rilievi marmorei per la cappella del 

Monte di Pietà (Compianto sul Cristo morto, 1659, 

1667-1676) (fig. 4)  e per l’altare maggiore della 

chiesa di Sant’Agnese in Agone (La Sacra Famiglia 
con Santa Elisabetta, Zaccaria e San Giovannino, 1676-

1685) (fig. 5). Anche nel campo della ritrattistica, 

si distinse per uno stile di estrema misura e 

sobrietà nella rappresentazione psicologica, 

soprattutto nei casi delle effigi di defunti – si 

veda ad esempio il bel EXVWR�GL�$OHVVDQUR�5RQGLQLQL 
(†1669) dell’Accademia Carrara di Bergamo (fig. 

6, 1669-1675) –, mostrando viceversa particolare 
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ZLWK� 6DLQW�(OL]DEHWK�� =DFFDULD� DQG� 6DQ�
*LRYDQQLQR��������������ÀJ�����$OVR�LQ�
WKH�ÀHOG�RI �SRUWUDLWXUH��*XLGL�GLVWLQJXLVKHG�
KLPVHOI �IRU�D�VW\OH�RI �H[WUHPH�PHDVXUH�DQG�
VREULHW\� LQ� SV\FKRORJLFDO� UHSUHVHQWDWLRQ��
HVSHFLDOO\� LQ� WKH� FDVHV� RI � WKH� HIÀJLHV� RI �
WKH� GHDG� �� VHH� IRU� H[DPSOH� WKH� QLFH� EXVW�
RI �$OHVVDQUR�5RQGLQLQL� ���������RI � WKH�
&DUUDUD�$FDGHP\� RI � %HUJDPR�� GRQDWLRQ�
E\� )HGHULFR� =HUL�� IRUPHUO\� &DVD� =HUL��
&DVDOL�GL�0HQWDQD� �)LJ����������������
��� VKRZLQJ� YLFHYHUVD� SDUWLFXODU� DWWHQWLRQ�
for the detail of  skin and character in the 
SRUWUDLWV� RI � OLYLQJ�ÀJXUHV�� DV� LQ� WKH� EXVWV�
of  the aforementioned pontiffs or that of  
2UD]LR�)DOFRQLHUL�LQ�SULYDWH�FROOHFWLRQ��ÀJ���
�����������
7KH�PRGHOLQJ� RI � WKH� ZRUN� KHUH� DQDO\]HG�
IXOO\� UHVSRQGV� WR� WKH� FKDUDFWHULVWLFV� RI �
*XLGL·V� VW\OH� IRU� WKH� FDUHIXO� VWXG\� RI � WKH�
WUDLWV�RI �WKH�IDFH�RI �WKH�SUHODWH�ZKR�SODXVLEO\�
posed several times for the sculptor, allowing 
KLP�WR�DQDO\]H�EHWWHU�FHUWDLQ�IHDWXUHV�RI �KLV�
IDFH�DV�WKH�HYLGHQW�VZHOOLQJV�XQGHU�WKH�H\HV�
DQG�WZR�OLQHV�RI �H[SUHVVLRQ�WKDW�IXUURZ�WKH�
IRUHKHDG�EHWZHHQ�WKH�H\HEURZV��
6LPLODUO\� GHWDLOHG� LV� WKH� KDLU�� PRYHG� DQG�
abundant, which collects around the face, 
SDUWO\� FRYHULQJ� WKH� HDUV�� )LQDOO\�� QRW� OHVV�
DQDO\WLFDO� LV� WKH� JDUPHQW�� UHSURGXFHG�ZLWK�
H[WUHPH�FDUH�LQ�WKH�WKLQ�EDYHUHWWR��WR�IUDPH�
the neck, and in the petticoat under the 
PDQWOH�RUQDWHG�ZLWK�D�KHUULQJERQH�SOHDWLQJ��
3UHFLVHO\� WKLV� FORWKLQJ� DOORZV� XV� WR� GHÀQH�
EHWWHU�WKH�UDQN�RI �WKH�SUHVE\WHU\�SRUWUD\HG�



fig. 7
Domenico Guidi, 
HIÀJLH�GL�)UDQ]RQL�
Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo



attenzione nel dettaglio epidermico e caratteriale 

nei ritratti di personaggi viventi, come nei busti 

dei pontefici sopracitati o in quello di 2UD]LR�
Falconieri (fig. 8, 1665-1670).

La modellazione dell’opera qui analizzata 

risponde pienamente alle caratteristiche dello stile 

di Guidi per un attento studio dei tratti del volto 

del prelato che  plausibilmente avrà posato più 

volte per lo scultore, consentendogli di analizzare 

al meglio certe peculiarità del volto, segnato 

dalle evidenti enfiagioni sotto gli occhi e da due 

rughe d’espressione che solcano la fronte tra le 

sopracciglia. Parimenti dettagliata è la resa della 

capigliatura, mossa e abbondante, che si raccoglie 

intorno al volto, coprendo in parte le orecchie. 

Infine non meno analitico il lavoro sulla veste, 

riprodotta con estrema attenzione nel baveretto 

sottile, ad inquadrare il collo, e nel rocchetto 

sotto la mantelletta operato a plissé a spina di 

pesce. Proprio questo abbigliamento ci consente 

di definire meglio il rango del presule raffigurato 

che non può essere un cardinale, bensì un 

monsignore, con la dignità vescovile e membro 
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who can not be a cardinal, but rather a 
PRQVLJQRU��ZLWK�WKH�ELVKRS·V�GLJQLW\�DQG�D�
PHPEHU�RI �WKH�SDSDO�FRXUW�
On the basis of  these considerations and 
RQ�WKH�FRQJUXHQFH�RI �SK\VLRJQRPLF�GHWDLOV��LW�
LV�SRVVLEOH�WR�LGHQWLI\�WKH�FKDUDFWHU�GHSLFWHG�
KHUH�ZLWK� WKH�*HQRHVH�*LDFRPR�)UDQ]RQH�
�������������� DOUHDG\� SURPLQHQW�
PRQVLJQRU�RI �WKH�SRQWLÀFDO�DGPLQLVWUDWLRQ��
WKHQ� QRPLQDWHG� FDUGLQDO� E\� $OH[DQGHU�
9,,� LQ� ������ ZKR� ZLWK� KLV� EURWKHU�
Agostino, was one of  the greatest protectors 
and patrons of  Domenico Guidi after the 
GHDWK�RI �$OJDUGL�LQ������
,Q� WKH� ELRJUDSK\� RI � WKH� VFXOSWRU� FROOHFWHG�
in the Zibaldone we read that “Monsignor 
)UDQ]RQL�� WKHQ� WUHDVXUHU� RI � WKH� UHLJQLQJ�
pontiff, that this also was cardinal of  a life 
goodness with no comparison, and a deep 
NQRZOHGJH�LQ�HYHU\�VXEMHFW��>���@�GLG�QRW�IDLO�
to procure him those art works that gave 
KLP� VRPH� HVWHHP� LQ�5RPH� �µ�� ,Q� IDFW�� DV�
Treasurer of  the Apostolic Chamber, a 
SRVLWLRQ�KH�KHOG�EHWZHHQ������DQG�������
)UDQ]RQH�ZDV�DOVR�SDUW�RI �WKH�&RQJUHJDWLRQ�
RI �WKH�0RQWH�GL�3LHWj��ZKLFK�LQ�WKRVH�\HDUV�
started the construction of  a chapel under 
the direction of  architect Giovanni Antonio 
5  As in Vitale (Memorie istoriche de’ Tesorieri Gene-
rali Ponti ci. Dal Ponti cato di Giovanni XXII no a’ 
nostri tempi, Napoli 1782, p. LIV), Franzone was a 
Clarical of Chamber and President of the streets then 
nominated Papal Tresurer on April 30th 1654. For 
a complete biografical note on him see L. Bertoni, 
Franzoni, Giacomo, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 50, Rome 1998. 
6  Zibaldone baldinucciano, critical note and indexes 
by Bruno Santi, 2 voll., Firenze 1980-1981, I, pp. 481-
488, particularlly p. 484.
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della corte pontificia.

Sulla base di tali considerazioni e anche basandosi 

sulla congruenza dei dati fisiognomici, è possibile 

identificare il personaggio qui effigiato con il 

genovese Giacomo Franzone (1612-1697)5, 

già monsignore di spicco dell’amministrazione 

pontifica, poi elevato alla porpora cardinalizia 

da Alessandro VII nel 1658,  il quale con il 

fratello Agostino, fu uno dei massimi protettori 

e committenti di Domenico Guidi all’indomani 

della scomparsa di Algardi nel 1654.

Nella biografia dello scultore raccolta nello 

Zibaldone si legge che “Monsignor Franzoni 

tesoriere allora del Pontefice regnante, che anco 

questo fu Cardinale di una bontà di vita che non 

aveva superiore, e di un profondo sapere in ogni 

materia, […] non mancò di procurargli quelle 

opere che gli diedero poi qualche stima in Roma”6. 

Infatti, in qualità di Tesoriere della Camera 

Apostolica, carica che detenne tra i 1654 e il 1660, 
5  Come riportato da Vitale (0HPRULH�LVWRULFKH�GH·�7HVRULHUL�*HQHUDOL�3RQWL�FL��'DO�3RQWL�FDWR�GL�*LR�
YDQQL�;;,,�QR�D·�QRVWUL�WHPSL, Napoli 1782, p. LIV), Franzone era stato Chierico di Camera 
e Presidente delle strade per poi essere eletto Tesoriere pontificio il 30 aprile 1654. Per una 
nota biografica completa sul personaggio si rimanda a L. Bertoni, )UDQ]RQL��*LDFRPR, in 'L]LR�
QDULR�%LRJUDÀFR�GHJOL�,WDOLDQL, vol. 50, Roma 1998. 
6  Zibaldone baldinucciano, nota critica e indici a cura di Bruno Santi, 2 voll., Firenze 1980-1981, 
I, pp. 481-488, segnatamente p. 484.

fig. 8

GH�5RVVL���7KH�ÀUVW�SODVWLF�ZRUN�WKDW�ZDV�
GHFLGHG�WR�H[HFXWH�ZDV�D�PHPRU\�GHGLFDWHG�
to the founder and protector of  the pious 
LQVWLWXWH�� 6DQ� &DUOR� %RUURPHR�� DQG� LWV�
H[HFXWLRQ�ZDV�HQWUXVWHG�MXVW�WR�*XLGL�ZKR�
LQ������EHJDQ�WKH�HIÀJ\�RI �D�KDOI�ÀJXUH�RI �
the saint and was paid with a balance of  
����VFXGL�RQ����1RYHPEHU��������2QFH�
WKLV�ZRUN�ZDV�HQGHG��0RQVLJQRU�)UDQ]RQH�
proposed the sculptor for a second, and much 
7  On the construction of the chapel and its sculpto-
ral decoration see L. Salerno, La Cappella del Monte 
di Pietà di Roma, Roma s.d.; A. Scherner, Die Kapelle 
des Monte di Pietà in Rom. Architektur und Relie-
fausstattung im römischen Barok, Weimar 2009.
8  Historic Archive of the Bank of Italy, Banco of 
Santo Spirito, Accounting books, Libri Mastri dei De-
positi, Sez. V.3, 4, 1653-58, f. 578r-v published in Gio-
metti, Domenico Guidi (1625-1701), cit., p. 159, cat. 
8.S, doc. 11. In the effort to help his yong  protected 
artist, Cardinal Franzone tryed to find commitions 
in those sites where he had direct control. So that in 
1660 Guidi made the medaglione con il ritratto di 
Alessandro III on the memory of the pontiff in San 
Giovanni in Laterano, basilica in which Franzone 
himself had the soprintendence on the floor works.

Domenico Guidi,
2UD]LR�)DOFRQLHUL
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Franzone faceva parte anche della Congregazione 

del Monte di Pietà, che proprio in quegli anni 

avviava la costruzione di una cappella sotto la 

direzione dell’architetto Giovanni Antonio de 

Rossi7. La prima opera plastica che si decise di 

mettere in cantiere fu una memoria dedicata al 

fondatore e protettore del pio istituto, San Carlo 

Borromeo, e la sua esecuzione fu affidata proprio 

a Guidi il quale nel 1656 iniziò a scolpire l’effige 

a mezza figura del santo che fu pagata con un 

saldo di 400 scudi il 22 novembre del 16588. 

Una volta terminato questo lavoro, monsignor 

Franzone propose la candidatura dello scultore 

per una seconda, e ben più importante impresa, 

e cioè il bassorilievo per l’altare maggiore della 

cappella raffigurante il Compianto sul Cristo morto 
�ÀJ����. Dopo aver presentato il modello definitivo 

della composizione, Guidi firmava il contratto il 

7  Sulle vicende costruttive della cappella e la sua decorazione scultorea si vedano soprattutto 
L. Salerno, /D�&DSSHOOD�GHO�0RQWH�GL�3LHWj�GL�5RPD, Roma s.d.; A. Scherner, Die Kapelle des Monte 
GL�3LHWj�LQ�5RP��$UFKLWHNWXU�XQG�5HOLHIDXVVWDWWXQJ�LP�U|PLVFKHQ�%DURN, Weimar 2009.
8  Archivio Storico della Banca d’Italia, Banco di Santo Spirito, Contabilità, Libri Mastri dei 
Depositi, Sez. V.3, 4, 1653-58, f. 578r-v pubblicato in Giometti, 'RPHQLFR�*XLGL������������, 
cit., p. 159, cat. 8.S, doc. 11. Nel tentativo di aiutare in qualche modo il suo giovane protetto, il 
cardinale Franzone cercò di procurargli altre commissioni in quei cantieri su cui poteva avere 
un controllo più diretto. Così proprio al 1660 risale l’esecuzione del medaglione con il ritratto 
di Alessandro III per la memoria del pontefice in San Giovanni in Laterano, basilica di cui lo 
stesso Franzone aveva assunto la soprintendenza ai lavori del pavimento.

PRUH�LPSRUWDQW�FRPPLVVLRQ��WKH�EDV�UHOLHI �
for the high altar of  the chapel depicting the 
´/DPHQWDWLRQ�RYHU�WKH�'HDG�&KULVWµ�ÀJ����
$IWHU�SUHVHQWLQJ�WKH�GHÀQLWLYH�PRGHO�RI �WKH�
composition, Guidi signed the contract on 
���1RYHPEHU�������FRPPLWWLQJ�KLPVHOI �WR�
FRPSOHWH�WKH�ZRUN�ZLWKLQ�WZR�\HDUV�IRU�D�IHH�
RI ������VFXGL����$OWKRXJK�IRU�D�SRQWLÀFDO�
imposition, the building site would soon 
be interrupted and then ended more than 
WHQ�\HDUV� ODWHU��WKH�DERYH�PHQWLRQHG�HYHQWV�
witnessed the close professional relationship, 
EXW�,�ZRXOG�VD\�DOVR�IUDWHUQDO��EHWZHHQ�WKH�
monsignor and the artist and which would 
KDYH�FRQWLQXHG�IRU�WKH�IROORZLQJ�GHFDGHV��,W�LV�
WKHUHIRUH�XQOLNHO\� WKDW�*LDFRPR�)UDQ]RQH�
PD\� KDYH� FRPPLVVLRQHG� D� EXVW� WR� KLV�
WUXVWHG�VFXOSWRU��DVNLQJ� WR�EH�SRUWUD\HG� LQ�
the court dress that distinguished his rank 
DV�7UHDVXUHU�RI �WKH�$SRVWROLF�&KDPEHU��$�
beautiful portrait of  the Genoese monsignor 
KDV� EHHQ� UHFHQWO\� DWWULEXWHG� WR� $QGUHD�
6DFFKL�E\�)UDQFHVFR�3HWUXFFL�DQG�GDWHG� WR�
DURXQG������ �ÀJ�������7KH� \RXQJ� SUHODWH�
DW�WKH�WLPH�ZDV�DOPRVW�WKLUW\�\HDUV�ROG�DQG�
wears the mantle and the petticoat as in our 
terracotta and turns towards the spectator 
ZLWK�D�VWURQJ�ZLOOHG�ORRN��7KH�IHDWXUHV�RI �
WKH� IDFH�� DOWKRXJK� VRIWHQHG� E\� WKH� \RXQJHU�

9  Archivio di Stato in Roma, 30 Notai, uff. 28, nota-
io Rignanus, vol. 273, 10 nov. 1659, ff. 256r-v, 287r 
(named in H. Hibbard, Carlo Maderno and Roman 
Architecture 1580-1630, London 1971, p. 220). On 
this event see, latest, the summaries by Scherner, Die 
Kapelle, cit.; Giometti, Domenico Guidi (1625-1701), 
cit., pp. 190-200, cat. 25.S.
10  F. Petrucci, Andrea Sacchi. A rediscovered portrait 
of monsignor Giacomo Franzoni, London 2017.



Andrea Sacchi,
0RQVLJQRU�*LDFRPR�)UDQ]RQL�

fig. 9



10 novembre del 1659, impegnandosi a portare a 

compimento il lavoro entro i due anni successivi 

per un compenso pari a 1800 scudi9. Sebbene per 

una imposizione pontificia il cantiere si sarebbe 

ben presto interrotto per poi concludersi più di 

dieci anni dopo, le vicende fin qui ricordate stanno 

a testimoniare lo stretto legame professionale, ma 

oserei dire anche fraterno, che si era instaurato 

tra il monsignore e l’artista e che si sarebbe 

protratto ancora per i decenni successivi. 

Non è dunque improbabile che Giacomo 

Franzone possa aver commissionato un busto 

al suo scultore di fiducia, facendosi ritrarre con 

l’abito di corte che contraddistingueva il suo 

rango di Tesoriere della Camera Apostolica. 

Un bel ritratto del monsignore genovese è 

stato di recente attribuito ad Andrea Sacchi 

da Francesco Petrucci e datato al 1640 circa 

(fig. 9)10. Il giovane prelato, all’epoca quasi 

trentenne, indossa la mantelletta e il rocchetto, 

proprio come nella nostra terracotta, e si volge 
9  Archivio di Stato di Roma, ���1RWDL��uff. 28, notaio Rignanus, vol. 273, 10 nov. 1659, ff. 
256r-v, 287r (segnalato in H. Hibbard, &DUOR�0DGHUQR�DQG�5RPDQ�$UFKLWHFWXUH������������Lon-
don 1971, p. 220). Sulla vicenda si vedano, da ultimi, i contributi riassuntivi di Scherner, 
Die Kapelle, cit.; Giometti, 'RPHQLFR�*XLGL������������, cit., pp. 190-200, cat. 25.S.
10  F. Petrucci, $QGUHD�6DFFKL��$�UHGLVFRYHUHG�SRUWUDLW�RI �PRQVLJQRU�*LDFRPR�)UDQ]RQL, London 2017. 
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age, reveal that we are facing the same person 
ZLWK� ELJ� H\HV�� D� SURQRXQFHG� QRVH�� D� ÁHVK\�
mouth, an upwards mustache and the habit of  
arranging a lock of  hair to cover the right ear 
�ÀJJ��������
(TXDOO\�VLJQLÀFDQW�ZLOO�EH�WKH�FRPSDULVRQ�ZLWK�
WKH� PDUEOH� HIÀJ\� LQ� WKH� IDPLO\� FKDSHO� LQ� WKH�
church of  Saints Vittore and Carlo in Genoa 
�ÀJ�������,Q�ERWK�FDVHV�WKHUH�LV�WKH�VDPH�VKDSH�
RI � WKH�H\HV�DQG�H\HEURZV��RI � WKH�QRVH�DQG�RI �
WKH�ZKLVNHUV�WKDW�IUDPH�D�ZHOO�GHVLJQHG�PRXWK��
7KH� KDLU� WRR� LV� SHUIHFWO\� UHSUHVHQWHG� ZLWK�
large waived locks, while the presence in the 
Genoese marble of  the petticoat ornated with 
herringbone pattern, which can be glimpsed 
XQGHU� WKH� PDQWOH�� LV� SDUWLFXODUO\� LQWHUHVWLQJ�
DV� LQ� WKH� WHUUDFRWWD� EXVW�� :H� FDQ� WKHUHIRUH�
suppose that Monsignor Giacomo has entrusted 
WR� *XLGL� WKH� H[HFXWLRQ� RI � WKLV� SRUWUDLW�� LQ�
DQWLFLSDWLRQ� RI � D� IXWXUH� PDUEOH� H[HFXWLRQ�
WKDW�ZDV�QHYHU� UHDOL]HG�� GXULQJ� WKH�SHULRG� RI �
WKHLU� PD[LPXP� DWWHQGDQFH� WKDW� FRUUHVSRQGV�
SUHFLVHO\� WR� WKH� \HDUV� LQ� ZKLFK�)UDQ]RQH� ZDV�
Treasurer of  the Apostolic Chamber and 
EHIRUH�KH�EHFDPH�FDUGLQDO�LQ�������2Q�FORVHU�
LQVSHFWLRQ�� LQ� IDFW�� WKH� IHDWXUHV� RI � WKH� HIÀJ\·V�
IDFH�ÀW�ZHOO�ZLWK�WKH�RQHV�RI �D�PDQ� MXVW�RYHU�
IRUW\��WKH�DJH�UHDFKHG�E\�WKH�ELVKRS�LQ�WKH�0LG�
ÀIWLHV�RI �WKH�6HYHQWHHQWK�FHQWXU\��%XW�WKH�VDPH�
IHDWXUHV��DOWKRXJK�EXUGHQHG�E\� WKH�SDVVLQJ�RI �
WKH�\HDUV��FDQ�DOVR�EH�UHFRJQL]HG�LQ�WKH�SRUWUDLW�

11  On the Franzone’s chapel see the volume La cappella 
dei Signori Franzoni magnificamente architettata. Alessan-
dro Algardi, Domenico Guidi e uno spazio del Seicento 
genovese, documents of the study day  (Genova, Museo 
di Palazzo Reale, 26 settembre 2011) by di M. Bruno, D. 
Sanguineti, Genoa 2013.



fig. 11fig. 10



verso il riguardante con piglio sicuro. I tratti del 

volto, benché più ingentiliti dalla minore età, 

rivelano che siamo di fronte alla stessa persona 

con gli occhi grandi, il naso pronunciato, la 

bocca carnosa, i baffetti all’insù e quel vezzo 

di sistemare una ciocca di capelli a coprire 

l’orecchio destro (figg. 10-11).  

Altrettanto significativo sarà il confronto con 

l’effige in marmo presente nella cappella di 

famiglia nella chiesa dei Santi Vittore e Carlo di 

Genova (fig. 7)11. In entrambi i casi si riscontra la 

stessa forma degli occhi e delle sopracciglia, del 

naso e dei baffi che inquadrano una bocca ben 

disegnata. Anche la capigliatura si distingue per 

l’andamento mosso e a grandi ciocche mentre 

di particolare interesse è la presenza anche nel 

marmo genovese del rocchetto lavorato a spina 

di pesce che si intravede sotto il mantello, 

proprio come nel busto in terracotta. Si può 

dunque supporre che monsignor Giacomo 

abbia affidato a Guidi l’esecuzione di questo 
11  Sulla cappella Franzone si rimanda al volume /D�FDSSHOOD�GHL�6LJQRUL�)UDQ]RQL�PDJQLÀFDPHQWH�
DUFKLWHWWDWD��$OHVVDQGUR�$OJDUGL��'RPHQLFR�*XLGL�H�XQR�VSD]LR�GHO�6HLFHQWR�JHQRYHVH, atti della giornata 
di studi (Genova, Museo di Palazzo Reale, 26 settembre 2011) a cura di M. Bruno, D. 
Sanguineti, Genova 2013.
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RI �WKH�)UDQ]RQH�DV�FDUGLQDO��DV�ZH�FDQ�VH�LQ�
WKH�EHDXWLIXO�HQJUDYLQJ�E\�$OEHUWR�&ORZHW�
EDVHG� RQ� D� GUDZLQJ� E\� *LRYDQ� %DWWLVWD�
*DXOOL��ÀJ�����



fig. 12

A. Clouwet, G. B. Gaulli,
ritr. ard. Giacomo



ritratto, in previsione di una futura traduzione in 

marmo mai avvenuta, nel periodo della loro massima 

frequentazione che corrisponde proprio agli anni in 

cui Franzone era Tesoriere della Camera Apostolica e 

prima di essere elevato alla porpora nel 1658. A ben 

guardare, infatti, i tratti del volto dell’effigiato ben 

si attagliano alle fattezze di un uomo di poco più di 

quarant’anni, età raggiunta dal presule alla metà degli 

anni Cinquanta del Seicento. Ma le stesse fattezze, 

sebbene gravate dal passare degli anni, si riconoscono 

anche nel ritratto del Franzone in veste cardinalizia, 

come si può vedere effigiato nella bella incisione di 

Alberto Clowet su disegno di Giovan Battista Gaulli 

(fig. 12).
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