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L'attuale edifieio di San Barbaziano, 
posto all'angolo di 'via Barberia e via 
Cesare Battisti, e la parte residua di 
un antieo eomplesso eonventuale di 
epoea romaniea. Con la rieostruzione 
seieentesea a opera di Pietro Fiorini la 
ehiesa venne ad assumere earatteristi
ehe formali autonome rispetto al eon
vento; questo ei eonsente di Iimitare lo 
studio arehitettonieo alla ehiesa , usan
do tuttavia gli elementi doeumentari 
per traeeiare un profilo storieo dell'in
tero eomplesso. 

II fian co meridionale della chiesa di S. Barbazia
no. 
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La chiesa antica 

Leggende agiografiehe attribuiseono a 
San Petronio la fondazione di numero
se ehiese e di aleuni monasteri bolo
gnesi; opera sieuramente svolta da! 
Santo, pur non trovandone traeeia in 
un manoseritto del V seeolo ehe gli at
tribuisee solo un'opera di divulgazione 
delle Regale Orientali (1) . A partire 
da! tardo medio evo, inveee , troviamo 
doeumenti ehe fanno risalire a Petro
nio Ia fondazione di aleune ehiese (2) . 
Per quanto riguarda Ia ehiesa e il eon
vento di San Barbaziano abbiamo no
tizia della loro fondazione sin da! XIV 
seeolo (3) . C . Sigonius , alla. fine del 
1500, data Ia fondazione della ehiesa 

all'anno 432 e dell'annesso eonvento 
all'anno 485 sempre ad opera di San 
Petronio (4). Tutti gli serittori seguenti 
eontinuarono a eonsiderare Petronio il 
fondatore di San Barbaziano: eosl A. 
Masini (5) e eosl C.C. Malvasia (6) ehe 
riportarono Je notizie fornite da! Sigo
nius. I primi dubbi sulla veridieita di 
tali «eronaehe» sorsero sul finire del 
XVIII seeolo eon G. Melloni, ehe a 
proposito della fondazione di edifiei 
eeclesiastiei ad opera di Petronio seris
se : «Di tutte queste apere gli istorici 
non apportano veruna prova: ne altre 
forse apportare ne potevano, fuor di 
un'antiea tradizione venuta di boeea in 
boeea, dai vieini e dai rettori di tali 
ehiese» (7) . 
Stabilito ehe le fonti storiehe risultano 
inadeguate per fornire una eorretta 
datazione del primitivo edifieio di San 
Barbaziano, possiamo tuttavia riferirei 
ad esse per avanzare l'ipotesi ehe la 
fondazione risalga ai seeoli XI-XII , vi
sto ehe gia al Sigonius l'edifieio dove-

La facciata della chiesa di S. Barbaziano in una 
incisione del XVIII secolo ehe /'attribuisce erro
neamente a Giovanni Ambrogio Magenta. 



va apparire «antico» (8). A tal propo
sito A. Masini afferma ehe gia nel 
1123 risiedevano in San Barbaziano 
dei Canonici Regolari Lateranensi (9) . 
Ulteriori notizie , purtroppo non docu
mentate, si hanno di un compromesso 
riguardante Je decime, stipulato fra i 
frati di San Barbaziano ed il Capitolo 
di San Pietro , concluso con un Bando 
del Delegato del Papa del 1221 e della 
nomina di Polone, priore di San Bar
baziano , a economo di Bertrando ve
scovo di Bologna, nel 1339 (10). 
Nell'ordine della prima colletta per il 
clero esentato dell'anno 1366 viene 
elencato San Barbaziano fra i mona-

steri e luoghi pii della citta di Bolo
gna (11). 
II primo documento originale rintrac
ciato e un contratto di permuta di alcu
ne terre , del1398, ove San Barbaziano 
e indicato come Priorato di ecclesia
sti(12). 
Al Rinascimento , grazie anche ad una 
rinnovata politica papale , risalgono 
numerosi documenti ehe testimoniano 
l'unione al Priorato di San Barbaziano 
di vari benefici e sedi ecclesiasti
ebe (13). 
Al convento fu unita inizialmente Ja 
canonica ,di San Giovanni di Pastino 
mediante bolla di Nicolo V, emessa il 

L'ambiente urbano de/ convento e chiesa di S. 
Barbaziano in una pianta scenografica del 1724. 

15 giugno 1453; di tale canonica tutta
via non si trova traccia in documenti 
successivi. 
Dei 15 giugno 1480 e Ia bolla di Sisto 
IV ehe concedeva al canonico Zenobio 
Ja pensione di 15 fiorini d'oro per Ia ri
nunzia al priorato di San Barbaziano , 
assegnato successivamente all 'ordine 
monastico dei Gerolaniini , sotto il Ge
neralato di P . Salomo~e. 
Durante il papato di Alessandro VI 
furono ernesse numerose bolle riguar
danti San Barbaziano. Del26 febbraio 
1492 e l'unione del chiericato di San 
Giorgio (poi San Osio) . De110 marzo 
1494 e Ia rinunzia al monastero di San 
Barbaziano, al chiericato di San Bar
tolomeo e all'oratorio del Poggio da 
parte di Antonio Bussi , per una pen
sione di 12 fiorini d'oro. Immediata
mente seguente e Ia bolla del 26 aprile 
ehe unisce il chiericato di San Bartolo
meo e l'oratorio del Poggio a San Bar-

Ini zio de/ «tra//a/0" di Pietm Fiorini. 16/6 circa. 
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ll progetto di Pietro Fiorini per S. Salvatore, 1584 
circa. 

baziano . Queste decisioni suscitarono 
dei contrasti, probabilmente all'inter
no dello stesso clero , se si rese neces
saria Ia promulgazione di una bolla 
«contro quelli ehe occultassero i beni» 
di· quelle sedi ecclesiastiche. 
Dei 1507 e Ia bolla di Giulio II ehe uni
sce il priorato dei Santi Giacomo e Fi
lippo di Panzano al monastero. Anche 
questa unione suscito contrasti, come 
testimonia una intimazione di scomu
nica «contro quelli ehe infestarono il 
monastero di San Barbaziano per il 
possesso del priorato dei SS . Giacomo 
e FilippO>>. 

La nuova chiesa 

L'esigenza di restaurare la chiesa fu 
avvertita dai monaci di San Barbazia
no alla fine del XVI secolo, anche a 
seguito, probabilmente, delle nuove 
esigenze di culto e di immagine instau-
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ratisi con Ia Riforma Tridentina. 
Per la nuova chiesa fu richiesta l'opera 
dell'architetto Pietro Fiorini (14), gia 
da aleuni anni «architetto del publi-

. C0» (15). 
I primi accordi fra le maestranze e il 
monastero risalgono al 1586 e riguar
dano l'opera degli «scalpellini», ovve
ro tagliapietre (16), e dei murato
ri (17). 
Non si trova traccia documentaria dei 
lavori di demolizione della chiesa anti
ca, ehe furono probabilmente eseguiti 
antecedentemente all'anno 1608, data 
di inizio della nuova costruzione. Par
te della fabbrica antica fu comunque 
inglobata nella nuova, come si deduce 
dal «preventivo» del1609, ove sistabi
liscono i prezzi per Ia trasformazione 
delle «cappelle vecchie» (18). 
Nell'ottobre 1608 si stipulo il contratto 
definitivo per l'opera dei maestri mu
ratori Francesco del Perto di Corno e 
Matteo Iachini di Lugano (19). In tale 
contratto esiste una parte in «volgare» 
ehe stabilisce i prezzi unitari di fabbri
cazione delle varie opere. Talepartee 
utile sia per la comprensione della tec
nica costruttiva usata in San Barbazia
no , sia per una piu approfondita cono-

scenza delle tecniche edilizie del pe
riodo. Le fondamenta erano costruite 
in muratura mista, costituita da lateri
zio e «giarra» (ghiaia, ma piu proba
bilmente caleestruzzo) (20) . I piedritti 
subivano, in ultimo, una rifinitura ot
tenuta all'interno con una comune sta
bilitura e all'esterno mediante «sfrega
.tura» e «sagramatura» (21). 
Gli elementi della trabeazione erano 
formati all'esterno da mattoni stampa
ti in forma di «gole, golette, ovuli, 
scussi», «sfregati» e colorati di una tin
ta «bigio». Le basi e i capitelli degli or
dini esterni erano formati da «mase
gna», piu propriamente arenaria loca
le; tali elementi erano finiti, come per 
Ia trabeazione, con un intonaco «bi
gio», intendendo cosi mimare la pietra 
seremi . 
La costruzione della nuova chiesa ri
chiese l'estensione di aleuni elementi 
murari sopra terreni di proprieta pub
blica, come risulta dalla concessione 
del Senato Bolognese, del 29 dicem
bre 1608 (22). 
Un ulteriore contratto fu quello per Ia 
finitura e montaggio degli elementi di 
«masegna» (arenaria) ehe facevano 
parte del «santuario» ( tabernacolo), 



delle paraste interne (base dei piedi
stalli , eimassa, base della parasta e ea
pitello) e delle eappelle (23) . I lavori 
di muratura dovevano essere assai 
inoltrati se alla stipula del eontratto, 
avvenuta nel febbraio 1609, i mastri si 
impegnavano a iniziare immediata
mente i lavori. 
In seguito si trova il eontratto del pri
mo agosto 1609 ehe riguarda la fabbri
eazione del eornieione e dell'arehitra
ve in gesso dell'ordine interno ; questi 
elementi venivano formati mediante 
uno stampo di legno montato in opera 
e sostenuti da opportune sporgenze 
eostituite da eorsi di mattoni aggettan
ti (24). 
Dei 14 dieembre 1609 e una rieevuta 
dei pagamenti settimanali intereorsi 
nel periodo preeedente, di 44.000 
«lire», perle operein muratura. I pa
gamenti furono effettuati a partire dal 
giorno 11 ottobre 1608, l'inizio dei la
vori nella nuova fabbriea va dunque 
eolloeato nella settimana preeedente . 
L'importo dei lavori in pietra, fino a 
quel momento eseguiti, assommava a 
10.023 «lire» (25). 
Vari autori riportano eome avvenuta 
nel1609 la posa di una «eroee», o eip-

po eommemorativo, sulla porta latera
le della ehiesa, eippo sueeessivamente 
rimosso e forse posto in Certosa (26). 
Nel 1610 la parte della eostruzione 
eomprendente il eoro era pressoehe 
terminata, eome afferma l'iserizione 
posta a eoronamento della finestra la
terale. 
Nel 1612 la nuova eostruzione era 
eompletata e il tempio di San Barba
ziano fu eonsaerato, eome si legge sul 
frontone del portale: «TEMPL. HOC s. 
BARBATIANO DIO MON. PREM D. HIE
RON. RELIGIO. AE RE P. PRIO. A FUN
DA AD FASTIGIUM TRIENNIO EREXIT 
MDCXII». 

Pietro Fiorini in San Barbaziano 

Quella di Pietro Fiorini e una persona
lita artistiea per aleuni versi eontrad
dittoria: ~egli passa da soluzioni arehi
tettoniche ingegnose , eome quella 
adottata per la ehiesa di San Mattia, e 
proposte spaziali eome nel progetto di . 
San Salvatore, insolite per l'ambiente 
bolognese, a eadute in aleuni gravi in
fortuni ehe ne appannano l'immagine 
e ne ostaeolarono l'attivita; vedi il 

Progetto di Pietro Fiorini per Ia navata di S. Pie· 
tro, a integrazione del tiburiu del Tibaldi, 1593 
circa. 

erollo parziale della volta di San Pie
tro, provoeato dall'imprudente demo
lizione di aleuni pilastri della navata 
eentrale, e le eontroversie seguite ai 
suoi lavori nel eonvento di San Fran
eeseo (27). 
L'opera di Pietro Fiorini riehiedereb
be senz'altro studi piu approfonditi 
(speeialmente riguardo agli aspetti 
formali e eostruttivi delle sue fabbri
ehe superstiti) ai quali questo artieolo 
vuole essere un primo eontributo. 
Considerando eome opera a se stante 
quella di Pietro Fiorini nella fabbriea 
di San Barbaziano si nota ehe, pur es
sendo opera tarda della sua attvita ar
tistiea, ne mostra appieno le eapaeita 
teeniehe ed espressive. 
In San Barbaziano Pietro Fiorini ado
pera rapporti geomdtiei sempliei, se
eondo i quali struttura la navata een
trale, ehe presenta uno searto ritmieo 
intereorrente fra la partizione delle 
eappeUe laterali, in numero di quat-
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S. Rarhaziano. finestra latenile al coro. 

S. Barhazian.u. volta a crocera della navata, si n.o
tino le estese cadute di intonaco e le lacune n.egli 
elementi lapidei. 
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S. Barbaziano, fines frone a «Serliana" e timpano 
del/a .flicciata. 

tro, e quella della volta eentrale, tri
partita eon morfologia diversifieata: a 
botte eon lunette ungulate e eostoloni 
in eorrispondenza alle eappelle estre
me, a eroeera su una preeisa base qua-

drata in eorrispondenza delle eappelle 
eentrali. Il Fiorini intende in tal modo 
suggerire una eerta quale eentralita in 
quella navata ehe altrimenti formereb
be un organismo spieeatamente longi
tudinale; questo e rimareato inoltre 
dall'apertura di due finestroni, a <<ter
male>>, ehe illuminano direttamente Ia 
volta a eroeera. Che il Fiorini usi in
tenzionalmente le possibilita espressi
ve prciprie dei diversi tipi di voltatura 
si nota anehe in eorrispondenza del 
eoro , voltato a eroeera irregolare , e 
del presbiterio, voltato a botte. 
L'abilita ereativa de\ Fiorini, osservata 
a proposito della voltatura della nava
ta , viene eonfermata dalla perizia ehe 
mostra nel portare a termine il suo 
progetto, tenendo eonto del\a presen
za di quelle eappelle <<antiehe>> ehe 
non furono solo <<aeeomodate>>, come 
era nelle sue prime intenzioni, ma di 
vennero elementi modulatori della 
spazialita interna alla navata. 
Pietro Fiorini, all'interno di San Bar
baziano , usa l'ordine dorico in manie
ra eanonica; seguendo il Vitruvio asse
gna alla parasta 15 moduli (6 ,50 mt.) 
di altezza e 2 moduli (0,86 mt.) di lar
ghezza, il piedistallo risulta alto 4 mo
duli e 2/3 (2 ,02 mt.) e Ia trabeazione 3 
moduli e 3/4 (1.52 mt.). All'esterno 



S. Barbaziano, La navara con i residui dei soppaL
chi e La tamponatura delle cappel/e sinistre, a for
mare una «abitazione". 

della chiesa Je paraste doriche manten
gono Je stesse dimensioni di quelle in
terne, variano Je dimensioni della tra
beazione, alta mt. 1,80, all'incirca 4 
moduli (1,72 mt.), edel piedistallo, in 
rapporto alla altimetria del sito. L'or
dine superiore. ionico, risulta Iegger
mente piu basso (6 .50 mt. , rilevati) ri
spetto ai 9 moduli (6,75 mt.) usuali. 
Un altro problema ehe il Fiorini risol
se felicemente fu quello dato dalla dif
ferenza di altezza intercorrente fra il 
termine della trabeazione interna e 
l'inizio dell'imposta della volta , diffe
renza provocata dall'uso di un doppio 
ordine sovrapposto all 'esterno e dalla 
rinunzia a usare delle paraste di di
mensioni maggiori nell'ordine inter
no (28). Questo scarto fu eliminato 
con Ia creazione di un piedistallo sor
montante Ia trabeazione interna, cosi 
da reggere, formalmente , i costoloni e 
Je volte (29). 

La chiesa rinnovata 

Successivamente alla consacrazione , 
nella nuova chiesa si eseguirono ulte
riori lavori per Ia sistemazione delle 
cappelle, di proprieta di famiglie gen
tilizie o del convento. Aleune famiglie 
mantennero , probabilmente, i benefi
ci acquisiti nella chiesa antica; a tal 
proposito si trova traccia di un solo 
contratto per la vendit\1 di una cappel
la , stipulato nel 1612 a favore della fa
miglia Mellini (30). 
Una prima descrizione delle cappelle 
di San Barbaziano con Je opere in esse 
contenute e quella di Antonio Masini 
del 1650 (31) , in seguito rivista e com
pletata da Carlo Cesare Malvasia nel 
1686 (32). Ioteressanti, ai fini di un 
eventuale recupero , sono quei passi 
ehe trattano delle pitture murali ese
guite nell ' interno della chiesa; cosi ne 
parla il Malvasia: prima cappella a de
stra entrando , «Volto (volta) a fresco 
con gli ange li sananti e nel mezzo 

l'anima del santo (San Girolamo) por
tata in cielO>> , opera attribuita a «Enri
co detto il fiammingo >> ; cappella mag
giore o coro , <<SS. Girolamo e Eusebio 
di Cremona , ne' finti nicchi con Je due 
storie laterale>> , attribuite ad Alessan
dro Mari ; prima cappella a sinistra en
trando ( cappella Laghi), <<I ' Assunta 

nel mezzo del volto , l'adorazione dei 
Magi, Ia missione dello Spirito Santo , 
ne laterali I'Eva , Ia Giuditta , e Ia S. 
Caterina da una parte, dall'altra 
I' Adamo , il Davide , il S. Pietro, a mi
rabil fresco , ehe sembrano di Guido , 
sono di Giovanni Battista Ruggeri , ma 
scrostati assai >> ; seconda cappella a si-
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Le trasformazioni interne con Ia soppa/catura ot· 
tocentesca. 

nistra (dei RR. padri), <daS. Paola, gli 
angeli e santi dipinti attorno sul 
muro», opera attribuita a Giuseppe 
Monticelli; terza cappella a sinistra 
( cappella Bronzi-Mellini), ornata <<a 
chiaro scuro a fresco», opera del Den
tore. 
Il 23 aprile 1629 vennero consegnate 
alla nuova chiesa alcune reliquie dei 
Santi Procola e Vitale, per mezzo del 
<<pre. D. dn. Lelio Petra» (33). Questi 
due martiri sono frequenterneute asso
ciati alla figura di San Petronio come 
fondatori della Chiesa bolognese, te
stimonianza di come ancora nel XVII 
secolo verrisse ricercata, da .parte ec
clesiastica, una maggiore autorita, 
sancita sia dall'antichita del luogo di 
culto ehe dalla presenza di reliquie. 
Successivamente si effettuarono altri 
lavori , fra i quali Ia riparazione di una 
campana di 413 pesi (3736 kg.) a opera 
di Pierfrancesco Censori nel 1639 e la 
decorazione del tabernacolo da parte 
dei maestri Carlo e Cesare Abbati e 
Giovanni Badiali , iniziata nel 1647. 
Secondo il contratto pervenutoci 
l'opera consisteva nella colorazione e 
doratura dei vari elementi del taberna
colo ehe probabilmente aveva una for
ma a baldacchino, dato ehe si parla di 
una <<cupola»; la colorazione intende
va mimare l'aspetto di vari materiali 
lapidei, fra i quali <<marmoro Bianco 
Venati ... marmoro Rosso, a suo gu
sto ... lapis.lazzuli» e la doratura era 
<< tutta .. . d'oro fino Brunito» (34) . Vi e 
notizia ehe questo tabernacolo verrisse 
trasportato nella chiesa di Santa Maria 
del Poggio (Castelfranco Emilia) 
nell'anno 1752. 
Dopo l'esproprio, avvenuto nel 1797 
da parte del nuovo governo repubbli
cano, il monastero fu acquistato da! 
sig. Giuseppe Ghedini nel 1799 e la 
chiesa da! comune di Bologna . nel 
1813; nel1817 si provvide ad abbatter
ne il campanile. L'edificio ecclesiasti
co fu utilizzato come magazzino di fie
no e paglia fino al1870, quando venne 
acquisito al Demanio dello Stato come 



magazzino militare (36) . Questi usi 
provoearono estesi danni ai paramenti 
murari e agli elementi arehitettoniei 
interni; danni dovuti inoltre alla eo
struzione di un soppalco, esteso a tutta 
la navata eentrale, ehe aumentava la 
superfieie utilizzabile (37). 
Attualmente, dopo la rimozione di 
gran parte di quelle strutture ehe faee
vano partedel magazzino, San Barba
ziano e utilizzato eome autorimessa, 
uso non propriamente eonsono alla 
sua qualita monumentale. 

Nicolo Masturzo 

NOTE 

(1) Gennadius Massiliensis , Hieronibus Liber de 
Viris inlustribus, Ms. sec. V , a cura di Hinrics , 
J.C. , Liepzig, 1896, cap . XVII , p . 77: <<scripsisse 
putatur Vitas patrum Aegypti monachorum , 
quas velut speculum ac normam professionis 
suae monachi anflectuntur». 

(2) Melloni Giovanbattista, Atti e memorie degli 
uomini illustri, in santita nati o morti in Bologna , 
Bologna , Lelio dalla Volpe , 1773, vol. 6, e, Atti e 
memorie di S. Petronio Vescovo e protettore prin
cipale di Bologna, Bologna, Lelio dalla Volpe, 
1784. 

(3) Melloni G ., cit. , ms. del notaio Zacheria E n
righetto , ehe attribuisce a S. Petronio anche Je 
seguenti chiese : Santo Stefano , S. Bartolomeo, 
S. Marco di Porta R avegnana , S. Fabiano e Se
bastiano, S. Martino della Croce, S. Lucia, S. 
Agata, S. Tecla , e quattro croci commemorative. 

(4) Mello ni G. , eit. , da Sigonius Carolus , Histo
riae Bononiensis, Bologna, 1577, e De Episcopis 
Bononiensis, Bologna, Benatum, 1586. 

(5) Masini A ntonio , Bologna perlustrata, Bolo
gna , 1666, p. 570: <<Chiesa fondata nel 423 da S. 
Petronio , del 485 fattoli monastero>>. 

(6) Malvasia Carlo Cesare, Pitture Sculture ed 
Architetture delle Chiese Bolognesi , Bologna, 
1686, ed. eonsultata, 1782: <<Fondata circa il 432 
da S. Petronio , nel 485 vi si unl un Monastero». 

(7) Melloni , G. , eit. 

(8) Sugli edifiei attribuiti a Petronio si veda an
ehe Lanzoni Franeesco , S. Petronio Vescovo di 
Bologna nella storia e nella leggenda , Roma, Pu
stet , 1903, p. 315: <<Gli edifiei attribuiti a San Pe
tronio non sono edifizi del secolo V, ma generat
menie eostruzioni romaniehe». Non si deve tu !ta
via escludere ehe l'origine di qualcuno di questi 
edifiei sia tardo antiea. 

(9) Masini A. , cit., p . 570. 

(10) Guidicini Giovanni , Cose notabili della citta 
di Bologna, Bologna , 1868, vol. I , p . 112: <<!?. 
fama ehe Ia fondazione di questa ehiesa risalga ai 
primi secoli eristiani , ... e ehe del 1123 ei stassero 
canoniei regolari . II Melloni pero diee fossero 
della regola di s. Agostino. Cita egli un compro
messo tra Ii frati di S. Barbaziano , ed il Capitolo 
di S. Pietro riguardantc le decime , ... Nel Libro 
dei Memnriali e registrato un atto del I 6 fchhra
ro 1:13\J in cui si nomina Polone ... >> . Bisogna os
se rvarc ehe non vi e coniraddizione fra Ia prcsen
za di canonici regolari e quella di «agostiniani >>. 

( II) Me llo ni Giovanbattista , Eieneo delle Chiese 
e luoghi pii della citta e diocesi di Bologna, Bolo
gna , Lelio dalla Volpe, 1779, p . 18: <<Monasteria 
et pia locha Civitatis bon. et prope . .. Mons. S. 
Barbaciani ext. I. XX>>. 

(12) Fondo storico della ex chiesa di S. Barbazia
no, Archivio di Stato di Bologna. II contratto ini-
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zia con: <<In xpi nomme Domen. Euifaem natun
taps Anno millesimotrecentesimononagesimooc
tavo. Indictse sextn die duodramo mb Febray. 
Predim Bonifaty Pape noni . Dener bre frat Aug. 
Omnis por prioratus Eccliesti Barbactian Bono
nien ordis>>. 

(13) Fondo storico della ex chiesa di S. Barbazia
no, in seguito si indica con: F .S. B ., cit. Aleune 
trascrizioni di atti contenuti in tale raccolta si tro
vano nella relazione di laurea in architettura 
dell ' autore, Firenze, 1986. 

(14) Per l'opera del Fiorini si veda, in breve : 
Fiorini Pietro, Manoscritto autografo, Bologna, 
XVII sec., Archivio Arcivescovile di Bologna, 
pubblicato a cura di Zucchini Guido, in l'<<Archi
ginnasio», Bologna , 1954-55; Gaye Giovanni , 
Carteggio inedito di Artisti dei secoli XIV, XV, 
XVI, Firenze, 1839, 3'vol. , p. 482 ss.; Malvasia 
C.C. , cit., indice degli <<autori». 

(15) Gualandi Michelangelo , Memorie originali 
italiane riguardanti le Belle Arti, Bologna, 1840, 
pp. 9-14: <<27 Aprilis 1583 . E lectio loannis Bapti
stae Ballarini et Petri floreni in Architectos pu
blicos Civitatis ad Triennium». 

(16) F.S.B., cit. I lavori di <<scalpello cioe Ii con
cij di masegna» vennero affidati ai maestri Jaco
mo Milanino , Domenico Cavaza e a << mastro A l, 
visi» da parte del << molto R.do Padre Don Euse
bio dignissimo Prioredel Monasterio», ehe con
cedeva inoltre l'uso di una <<prediera» (cava) di 
sua proprie ta. 

(17) F.B.S . cit. Ove si impegnava << m.ro Matia 
di ventura muratore» a <<fabricare questa fabrica, 
nel modo e forma ehe sta il dissegno sopratio fat
to di mano di me Pietro Fiorini»; disegno pur
troppo disperso . 

(18) F.B.S. , cit. Il Fiorini preventivo per Ia chie
sa un costo di <<Iir» 32.948, per Ia sagrestia di <<Iir» 
1.560, per il campanile <<l ir» 10.836. 

(19) F.B .S. , cit. : «Cum RR•' Monaci S. Barbat
hiani de Bononia ordinis Eremitanus Divi Hiero
nimj de Osservanthia deliberaverint aedificari 
fuere novas Eccliam .. ». 

(20) F.S.B .. cit. : «noi fare mo Ii pilastri. e t fon
damenti grossi p.d' tre e t nella parte dinanzi p • ' 
quatro et mezza .... parte.pieni di giarra , e t parte 
murati a mano». 

(21) F .S.B . cit. La «sfregatura» del muro (in am
biente romano «arrotatura») era effettuata me
diante pietre abrasive (ad es . arenaria) cosi da ot
tenere una superficie regolarizzata , specie in cor
rispondenza degli spigoli del paramento murario. 
La «Sagramatura» era un metodo di intonacatura 
effettuato mediante Ia stesura di un sottile strato 
di <<Stucco» (0,8 - 1,2 mm. di spessore) con un 
<< mattone» , intonaco successivamente lisciato a 
<<ferro caldo» o col dorso della cazzuola. Cfr. 
Zucchini G uido , Contributo alla nomenclatura 
dell'antica arte muraria bolognese, in «Archivi 
(archi vi d' ltalia e rassegna internazia nale degli 
arc hi vi )». anno VII (1940). n. 4: e Frazzoni 
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Tommaso, L 'imbianchino decoratore stuccatore, 
Hoepli , Milano , 1911 , p . 137-138. 

(22) F.S.B ., cit.: <<Che Ii RR .•' Padri di S. Bar
baziano possano fabricare sul publico Ii basamen
ti della faciata della loro nova Chiesa» . 

(23) F.S .B ., cit .:<< il molto R do p. priore di S. 
Barbatiano et m. 0 gioanbatista fiorenzo et m. 0 to
maso lanechi suo compagno .. . de fare Ii lavorieri 
di masegna ... e ogni cosa sia di bona pietra dura , 
e bona p.che Ia tenera il Rdo pa. priore in modo 
alcuno no Ia vole ... ». 

(24) F.S.B., cit. Peropera sempre dei maestri 
muratori Francesco del Perto e Matia Iachino. 

(25) F.S.B., cit. 

(26) Masini A. , cit. , p. 596; Malvasia C.C., cit. , 
p . 103 ss. 

(27) Zucchini G., cit. , p. 60 ss. 

(28) Questo vincolo verteva probabilmente sulla 
permanenza di elementi della chiesa antica, tut
tavia non si deve escludere una intenzionalita 
estetica da parte del Fiorini. 

(29) Soluzione analoga , in altro contesto, a que l
la adottata dal Rosse llino nella Cattedrale di 
Pienza. Si veda anche l'archite ttura dipinta della 
volta della Cappella Sistina. 

(30) F.S.B ., cit. 

(31) Masini A. , p. 246. 

(32) Malvasia C.C. , cit. , p . 105. 

(33) F.S.B , cit. 

(34) F.S. B . cit. 

(35) F.S.B , cit. Non si conoscono le ragioni di 
questa rimozione . 

(36) Giudicini G. , cit. , p. 112. 

(37) Nuovo Catasto Edilizio Urbano . 




