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DI EGO SANT'AMBROGIO: UN ERUDITO AL SERV IZIO 
DELLE lSTITUZION1 MI LANESI AGLI A LBORI 

DELLA STORIA D ELL'ARTE LOMBARDA 

Tr·il le fig ure di e rud iti nella Mil il no d i fine XIX e iniz io XX seco lo 

anco ri! poco note vi è Diego S<:lllt ' 1-\mbrogio, nonosta nte le s ue 

numerose pubblicil z ioni (o ltre -WO titoli ). Egli me rita oggi un ri

conosc imento per il suo ru o lo ne ll e is titu zioni culturilli e musea li 

del te mpo e per il suo co ntributo a ll' avv io d i uno speci fi co s tudio 

della s toria de ll 'ar te lomba rda. 

ScJrs i sono i d ocumenti a dispos izio ne per delineare il personag

gio: il fondo in possesso degli e redi consis te sostanzialmente so lo 

nei manoscritti de i suoi saggi. in sc ri tti di ca rattere privato, poe

sie e d isegni ', mentre l'epis to i<Jrio di argomento sto rico artist ico 

supers tite è disperso in var i archivi, sopmttutto mil a nes i". 

Na to a Mi la no il l marzo 1875 di! Lo renzo, is tituto re priva to e 

poeta dilettante e da Aru1ama ria Monneret, de ll a pi cco la nobiltà 

L'a rch ivio famili .. ne è stc1to schedc1 tn d,1 C. B~1 gr~tti, Dicso S1111t'Ambro:_.:io tld-/.5~ 
/9:!0!: Il contrilmto t11lt1 >lorio:~mfitl del! 'tl rc!Jitettnrn e dell'tlrte ltnnl>tlrdtl, tes i di Lau
re,l in A rchitettura fXesso il Politecnico di Milanu, a. d. 'JY92/93, rei. A medeu 
Bc.Jli ni . È cos titu itD d,1 tre album eteroy;enei: Albu m verd e (l8t,0-190l ), 10-1 ff., 
13,5 x :n cm, contenente poesie, ritag li di giornc1le, lettere e cartoline pri,·a te, 
foto di f'arenti e amici; A lbum bl u ( 1872- 1893), 108 ff., l-l x 21,5 cm, con disegni, 
ma no~c ritti dei sL1ggi, c1ltre poesie, fio ri secchi e una listt~ di ascensioni montz111e 
fat te; A lbum Verd e Il ( 1882-1886), 96 ff. , n x 13.5 cm. con dcquerelli , disegni e 
trc1sc ri z ioni da r1 ltri autori. 
~ G li drchi\·i pubblici che consen·ano le lettere e .dcun i altr i documenti d.1 me 
cunsul t,1ti sono l'Archi vio della Società Stori ca Lomb<Hda di rYi ilano (dove si tro
Vtl anche PublJiicn:ioni d'arte L' d 'arcllt:olv~in, elenco dutugrJfo !--i elle opere cl stam
pa di Sant'Ambrogio tra il1 890 e il 1900, in D S. A .. fas. 767'1 e l'ul>bliw:io /l i, un 
insieme di schede bib liogratichc e rit.1g:li di giornale, in D .S. A . Fdsc.7669); quello 
del la Biblioteca A rcheologica e N umis mat icd del Caste llo Sforzescu di J\lfi\.1no; 
1,1 Ra cco lta Vinciana e la Ra cco lta Beltra mi, sempre al Castello Sforzesco; l'A rchi
v io C > lvi del centro A PICE presso l'Universit:> degli Studi di rYi i lano e l 'A rchi vio 
Ricci presso la Biblio teca Classense di Ravenn,l . Inoltre. presso la Biblioteca Am
bros iana, dove lo studioso clVC Vd und sc ri va n id fi ssa , è conserv.1to ilm,lnoscritto 
autog;rJfo O 275 su p., l priora ti clunù1cen:'i in Lulllbordia t! Pit!J ilVllfe, e una rélcco lta 
delle sue pubbl icazioni donc1tc1 da Tito Vesprlsi,mo PZ~ra v i c ini. 
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napo leonica, Diego co mba ttè come o-a ribaldino d Menta 
b , na nel 

1867, p rima di l<lllrea rs i in g iurisprudenzJ ne l 1870, conoscen-

d o be ne il fra ncese e il ted escoJ Ne llo s tesso a nno e ra p resente 

anche a lla Breccia di Por ta Pia a Ro ma, mJ senzJ pa r tec ipare di

re tta mente Jll 'azione e o rienta nd os i su a tteggiame n ti mode rati. 

Da a ll o ra, fin o a l pens iona m ento ne l 1905, lavo rò con mans ioni 

diri genz iali a l !il SFAl, la soc ie tà de ll e Strad e Fe rrate d ell 'A lta Ita

lia. Ln pa rall e lo a qu està atti v ità e in mod o d avvero inso lito colti

vò una ta le moltep licità di inte ress i co n u n 'ene rg ia che a ppa re a 
tratti d avvero eccez ionale . 

Tra g li anni Setta n ta e Otta nta d e ll 'Ottocento pubb licò infatti poe

s ie di gene re la ico e scapig lia to (conosceva Fogazza ro) s u riviste 

let te rar ie e qu o tidiJni mila nes i, a rtico li d ivulga tiv i d i bo tanica e 

geologia (e ra un appass ionato escurs ion is ta a lpino) e trad usse 

tes ti scientific i fra nces i e poes ie ted esc he•. 

Da llJ fine d eg li a nni Otta nta s i dedi cò p rincipa lmente al lo stu

d io d e ll a sto r ia dell'ar te lomba rda, assecondand o i suo i interes

s i pe rso na li per l'a rald ica , l'epig ra fia e lo s tudi o d e l fram mento 
inedito . 

[ suo i scritti spaz ia no dall 'a rchite t tu ra romanica, in parti co lare 

d uniacense e cis te rcense, a lle fabbr iche d e i Vi sco nti e d eg li Sfor-

Sc1 ppiamo dnche che sposò Amal ia Gall i (18-10-1890), fu tu ra dire ttrice della 
Scuola Elementare Diu rna, dc1 cui ebbe qu.1 ttro figli, Enrico, Giovanna, Lucia 
e Lorenzo e visse primcl in Foro Bonapilrte e poi ai Bas tion i di Porta 1\t l.~wen ta. 
Le poche noti z ie biogrClfiche su llo stu dioso si ricélvano in: G. G arni lo, ad ~.,ocem 
Sallt'AII!!Jro~io Oi~so, ,in Oi:i01_mrù~ hio,..-:~·n_fico IIJ!hlersale, i'vl ilano 1902, vol. 2, Il, p. 
1721; ad vocem San! Ambrvgtv Du!go. 111 S. Lodo\'ici, Stvrici, fL•orici t! critici dtdlt.' 
arti figumtil'e ( 1800-1940!, Ro ma 19-12, pp. 3~0-32 1 ; Mi voce m Saut'Ambro~iv Die
go, in Euciclopcdltl biografica c bibliogmtim itali1711<1, i'vl il a no- Ro ma 1 936 - 1 9-l~ , IV; 
Bagatti ... ci t., che trae le no ti z ie dire tta mente dal p ronipo te p ro f. Enrico Co ll ot ti 
Pischcl ; D. Jorioz, Diego Saut'A111brogiu, in C.C. Scio l! a, F. Vara ll o, L" "A rcl!i1•1ò Sto
rica dell'Arte" c le origiui della Kuusi<Pissmsclltl/i iu Ila/in, Tori no 1999, p p . 256-257. 
~ Per l'<1 tt ività poet ica si veda F. Fonta na, Antulvy,iamt.'JIL'Sitina, Bell i n zona 1900, 
pp. 280-2t;6. Il primo lHticolo sc ientifico d i él rgo rn ento botan ico e veolog ico 
r i s.a l ~ a l . 1 ~8 1 ( n ~ ~c r. i ve ~·à cinque): D. San t'Amb rogio, Pen!grina:iuni

0
botrn;ic/Je 

uct gtarduu pubb!to d!lvl!lauo, in «Pergola-Natu ra ", VIli- IX, 1881. Da l 1886 ìino 
a. l '1893 eseguirà t r~d .u LiOJ: i d i tes ti sc ientifici da l fra ncese d i Gl r<lttere d i\·ulga
ti\ 'O per lc1 casa ed1t rr ce mdc1 nese Sonzogno, più vo lte ri pubblicati. D al tedesco 
t radusse nc l 1890 la p rima de ll e ve rsio n i poetic he d e l poeta ro ma nti co Niko
laus Lenc1 u, c1 tti vi tà che condu sse per trent 'dnni , traducendo anche da Leone 
Schopen ,u~te r . 
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za sul te rri to rio lo mba rdo, fin o a lla pittura leona rdesca e aU,1 

sc ultura de ll.' e tà tardogo ti ca e rin ascimenta le loca le' . 

Una ta le vas tit j di argo menti è g iil indica ti va d e ll 'a pp rocc io e t"u

dito, non semp re ripaga to d a l necessari o vag lio criti co e d a ll 'os

sen·azione d e l conosc ito re es per to e specia li zzato . 

Non chia ro s ino a agg i res tava il s uo t"uo lo ne ll 'a mbito de lle in i

z iati,·e musea li, co nservélti ve e cu ltura li contempo ranee. Dallo 

spog lio deg li a t"chi v i è in fatti emersa un a fit ta re te di re lazioni 

che tes timoniano come San t 'Ambrogio, pur se nza ri ves ti re mai 

inca richi p r im ari ne lle is tituz ion i, ne fosse di fa tto pa rte inte

grante e spesso bracc io ope rati vo in ves te d i consu lente e is pe tto -

1·e d i o pe re e monumenti: è pres n te infa tti negl i atti de l Mu seo 

Arc heologico di Sto ria PatriJ, de lla Società Stori ca Lombarda e 

del neonato Museo d e l Cas te llo d i Mila no, non ché ne lle red a

zio ni de ll e ri v is te <<A rchiv io Stori co Lomba rdo», «Il Politecnico>>, 

<<Raccolta Vi nciana», << A rte e Sto ria >>, <<Ra ssegna d 'Arte>> e g io rna li 

co me << La Lega l omba rda>>, << L'osserva tore ca tto lico,>, <<La Perse

ve ra nza >> e << L'Unione >> d i Ve rcelli"-

Le p rime pubblicaz io ni s u << A1·chi vio Sto rico Lomba rd o» dal 

1890 rigua rda no i res ti d ella Milano rom a na e medievzde e al 

p r imo arti co lo intito la to La torre del Mo 11 astt:ro maggiore di Milano 

t: gli avan:i dell'an tico Pa/m:zo di MassillliliaJLO Erculeo ne seguirono 

al tri sulla sc ultura lo mb<Jrda e sull 'epig ra fia e s te mma ria viscon

tea e s fo rzesca . 

Nei med es imi a nn i iniz iò la coll il borazione di Sant 'Ambrogio co n 

la Consul ta perman e nte che d ir igeva il Museo Patrio d i Arch eo

logia, ne ll 'a tt iv ità d e ll a quale l' ultimo decennio d e ll'Ottocento fu 

d ec isivo pe r le scelte conservative ed espos it ive d e l ma te riale la-

: Impossibile in questa sede citare intl:.•ramen te la bib liografia dello studioso, 
per la quale si rimanda ai modern i sistemi d l ri ce rca, che riportano llnche i saggi 
pubbl icctti nelle ri viste, i_n g ran parte indic izzél te. Si citeranno quindi solo e1lcun i 
ti to li e m bl emdtic i. 

... r<La Legcl LombcHd a)> era un quotid icHlO poli tico, di orientamento cattolico 
moderato. S.1n t' A mbrogio scri sse soprattu tto su •< Lil Perse\·eril llLil ", storico quo
tid iano di cultura fondato nel 1859 a Mi ll1no, punto di ri ferimen to per il ceto 
conserva tore. che fu diretto da Pa cifico Vctlu ssi, Ruggero Bonghi, To mc1 so Barelli 
e term inò la propria vita nel maggio 1922, annoveréi ndo tra i suoi co llaboratori 
dnche Francesco Nova ti. 
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pideo e sculto reo lombardo, d is loca to prima presso il palazzo di 

Bre ra e po1 passa to a l Caste llo Sforzesco (la conseo-na fu sa -o nc1ta 
defini tivamente ne l 1893 ma l'effetti vo tra sloco s i attuò da ll897 
co n apertura a l pubb lico il lO ma ggio 1900). ' 

Ne ll 'Archi v io de ll a Co nsulta, depos itato presso la Civica Biblio

teca Archeologica e Numisma tica del Caste ll o Sforzesco, sono 

conserva ti docum enti da lla s ua is titu zione nel 1862 fin o al suo 

scioglimento nel1903 in segui to a polemiche d i ges ti one, quando 

l'a mministrazione de l patrimon.io passò al Comune di M ila n_o7. 

Sant 'Ambrogio vi pa rtecipò a ttivamente da l 1889, p ur sen.za 

nomine ufficiali , negli an11i in cui erano membri della Consulta 

Giul io Ca ro tti, Emilio Seletti e Luca Beltrami, con i qua li ebbe 

maggio r contatto. Veniva spesso consulta to per il riconoscimento 

di s temmi ma anche ne lle pra tiche di rice rca e acquisizione dei 

ma teriali lapidei, inviato in mi ss ione nel milanese (talvo lta fino 

a Pav ia e Bergamo), a vo lte per sondare il terreno co n poss ibili 

donatori, come si vede da lli.J corrispond enza con Giu lio Carottis 

e poi con Gaeta no Moretti, in cui riferisce de i suoi tentativi di 

convincere dei proprietar i a cedere ep igrafi, ca pitel li, mensole 

e altri frammenti , oppure da lle lettere di Emilio Seletti, che nel 

1894, riguardo al l'acquis to di s temmi, definisce Sant 'Ambrogio 

espe rto in ma te ria e 'sì competente nelle ricerche a raldiche'9 

- Fondo Consulta ìvluseo Patrio di Archeo logi" (1862-1903), Civ ica Biblioteca 
A rcheologica e N umismatica di Miln no, d'orél ln poi cita to come Fondo Con
sulta. L'i.nventario dei documenti è pubblica to in R. La Guardia, L'Archivio dd/a 
Cousulta dei Mu sm Pal!·io di Arrheulugin di tvlilnuo (1862-1903), Mi lano 1989. 
' Si ved a Fondo d e lla Consulta, Serie Il , Depos iti, Doni e Legati, fase. 785, let te
ra di Sant'Ambrog io a G iul io Caro tti de\ 3 / 6 / 1889, in cui co munica i va ni tenta
tivi di convi ncere G iud itta G rass i n i (chiamata erroneam ente G rancin i) a cedere 
un'epigrafe romana di sua proprietà murata in via san Vito 21 ; fase. 92-J ( I-2, 
lette ra de l ·\ / 6 / 1891 in cui s i forn iscono notiz ie s toriche e arald iche pe r lo s tud io 
d1 due tra mmenti di capitel li con il monogram ma di Giova nn i fVIaria Visconti , 
do~~ ti da_ ~uigi Zerbi e provenienti da una grande bifora del cas tello di Berga mo 
e SI 1d ent1hCéHlO altr i stemmi. 
·• Fondo Consulta, Se rie l, Acqu isti e proposte d'acqu isto, fase. 327, lettera del 
27/ 9/l89-l d i Emili o Seletti" Gi uli o Ca ro tti , ri po rtante il parere di Sant'Am
brog io. su_!la provenienza di uno stemma dei Corio i.nquartato con quello dei 
Landnan 1 dalla casa d ell a Torre dei Pus teria (v ia d el To rchio 29) e d i un o dei 
La ndriani dalle tombe d i fa migl ia di Sa nt<l Ma ri<l del Ca rm ine messe so ttosop ra 
nei res tauri dell830. 
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L'er udi to rec upe ra in città e nel subu rbio mater ia li provenienti 

dalle demolizioni d i chiese, edifici e po rtici e s i fa nella corri 

spondenzi.l vivo e appass ionato testimone di questo sa lvataggio 

ill extmnis (è il caso di pezzi provenienti da Sa nta Maria del Car-

111 i ne prima del restauro, da Ile pusterle, da Ila d i s trutta chiesa di 

San Simone ne ll 'at tuale v ia Correnti)1
'
1 oppure da llo s tudio dei 

documenti e delle crona che ricostruisce con pa z ienza le possibili 

provenienze di pezzi sciolti e co n competenza li collega ad altre 

opere, co me avv iene per l'indiv idua zio ne prec isa di stili e fatture 

d i profil i in cotto d iffusi nel Trecento in a rea milanese. 

Le u ltime miss ioni del1897 per la Consulta co rrispondono al pe

riodo di chius ura dell 'a tti vità della stessa e vedono Sant'Ambro

gio trattare la cess ion e di s temmi da pa rte del conte Emil io Turati 

del cas tell o di Tolc inasco 11 

Q ues ta competenza ter ritoriale è al la bJse dei vo lumi de lle Re

mùziscen:e di storia dell'a rte nel suburbio e nella città di MiLano, rea

lizza ti ne l 1891 in co llaboraz ione con Luca Be ltra mi e Ca rlo Fu

mJgall i, a cui si deve il ricco e dettag li ato repertorio fo tografico, 

che ha fe rmato su ca rta monumenti spesso andati perduti nell 'e

span sione della città 12 

A tale proposito è importa nte segnalare l'a tti vità di Sant' Ambro

gio, tutta priva ta ma costante neg li anni, di illustra tore delle stra-

'' Fondo Co nsu lta , Serie !J , Depos iti , Don i e Lega ti, Scheda 991 / 1-2, lettera di 
Gaetano ìvlorett i a G iulio Ca rotti del 25 / 6/ 1892 a cui si al lega una relazione di 
Sant'A mbrogio che SeKJlala 15 mensole e frammenti di decorazione i.n terracotta 
de lla chiesa di San Simone (trasfo rmd ta già nel 1832 in un teatro), per avv iare 
rapidamente 1~ pratiche d i collocazione. L'allargamento della via inf<Jtti aveva 
porta to c1l lc1 luce i resti del iZI ch iesa e gli avanzi del campa nile: le mensoli..ne che 
reggevano il cornicione della facciata e gl i archite tti pensi li del ca mpan ile erano 
stati f,ltti in terracotta di buona quali tà e cottu ra, ben duri e ancora con spigoli 
net ti , a p ro,·a dell'antich ità del la ch iesa, da co nfront~ re con quel le della ca ppella 
fu ne rari<1 della badia di Chiara val le del Xl l\ sec. e del la chi esa di Co rte Reg ina a 
Crescenza go, diffu se po i mo lto so lo dalla fine del XIV seco lo. 
" Fondo Consulta, Se rie Il , Depositi , Doni e Lega ti, Schede 1209,1210, "12H. Si 
tratta di lettere tra ma rzo e aprile 1897 tr ,, S,mt' Ambrogio, Gi ul io Caro tti , l'ing. 
Antonio Spascia ni , ammin ist rato re de i feudi de l conte Emilio Turati e il conte 
stesso, per \,l cessione d i stemm i delle famig lie d'Adda e M era viglia conservati 
nel castello fattoria di To lci.nJsco, che sara nno co llocati a Brera. 
1: La prima edizione fu real izzata él Mi lano, presso Pagnani , la seconda, nel 
1893, presso Ca lzo i,Hi e Ferrario nella serie di monogrélfi e lllustm:ivni artistiche. 
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d e e d e i mo numenti d i Mi l<mo e dinto rn i, un 'ope ra di me ti colosa 

e a ppJss iona ta ma p pa tura, seb bene condo tta a li vel lo dile ttanti

s tico. Tu tto ques to m ate ri ale, poco pi ù di trecento di segni, è con

serva to p resso g l i e red i11 . 

A suo merito va nno asc ritte alcune de ll e p ili be ll e p ubb licaz ioni 

divul g<J ti ve d e l tempo su i monum enti lo mba rdi, in co ll abora

z ione con la ditt<J tipogra fica C<1 lzo la ri e Fe rra rio di 1vl ilano, in 

alcun i casi abb ina ta ad Hoep li. Si iniz ia con I' <J ita re de ll a Certosa 

di Pav ia posto ne ll a chi esa di Ca rpia no presso Me legnarto, che 

Sant 'A mbrog io a ttribuì e rronea mente a Giovanni d a Cam pione, 

poi i dip inti di Be rn a rdino de Ross i a Viga no Certos ino e l'a nco

na d i Au rel io Luin i a Se lva nesco, ll tutto p ubbLicato in un unico 

volume illustra to '•, recens ito in modo non prop rio benevolo da 

Luca Be ltra mi s u «Archivio Sto rico Lom ba rdo >> . 

Lo s tudi oso rea li zzava il tes to introdutti vo a cui segui va no nu

merose tavo le co n ri p rod uz ioni in e li o ti p iil d e l Fumaga ll i, co me 

s i ved e anche pe r il borgo di Castig li one O lo na, i sarcofagi Bor

romeo e il mo numento dei Birago a ll ' Isola Bella o l' Incorona ta e 

San Bassia no a Lodi " · 

Alcuni di q ues ti a rgo menti , affro nta ti pe r la prima vo lta all' inizio 

deg li anni Novanta , sfoceranno in aspre pole mi ch e, co mpagne di 

tutta una vita, come nel caso della ri cos tr uzione dei monumenti 

d i Agosti no Bus ti pe r la fa m ig lia Birago e per C as ton de Fo ix e 

lo s tu d io d e i sa rcofagi Bo rro meo dell ' fso la Be lla, a cui l'au tore 

r; Presso I'Arc hi,· io pri,·ato fdmili,ue sono conse rvat i 321 disegni esegu iti tra 
i l 1873 e il 1917 a mdti ta morbida, datat i e titol,lti, suddi ,•isi nei tre c1lbums 
eterog:ei gi;l citclti che cos ti tui sconu il fondo. Li ho potu t i es,1 m i nc1re in cop ia, 
r iprodotti ne l ld tesi di Bc1gatti ... cit., pp. 222-300, che ha scheddto I'Mchivio 
di fa migl id. Si trattò di sch iLzi rapidi ma efficaci, caratter izzati da una buona 
mc1no sintet ica e d al senso del lo spc1zio. Sc1 nt 'A m brog io l i eseg uì nel corso dei 
suoi soprall uoghi ma anche delle s ue pe rsona li pcregr inc1 z ioni trt1 le v ie d i 
Nl i ldno e n~ l suburbill. Sono rnpp resentate le porte, le st<lL ioni , i cors i pri nci
pali, la cerch i(1 dei Nc1vigli, il Cds td lo, i gia rdini pubbl ici oltre che i principa li 
mon umenti e ch iese. 
0 D. Sant'A mbrogio, Carpia1w, Viga11o Catosino t! Sd~'I111L'~Co, i\l l i la no lt:J9-t 
1
' D. Sant'Ambrogio, l! UtJJSO di Cast islione Olu11rl pn•ssu Varese. lllustm: ione ar

tistica , Mi\ ;:1110 1893; D . Sa nt'A m brogio, Lodi Vecchio. S11J1 Bassiano. fl/u stm: ione 
artistiw, J\tlil .:mo 1895; D. Sc1 nt' A mbrogio, l sarc,~tàgi Buri"UIIIL'O l!d iilllOIIIIillt:JifV dei 
Bimgo all'Isola Bella ( L1go i\!laggiorc). /1/ustm:iollt' ,,rtistica, M ilano l8Y7. 

1-19 

ded icò mo lti sc ritti a pz~rtire d a l 189 l, in con tt·as to con le tes i di 

Giu Lio Carotti e Luca Beltram i'". 

Di mo lti di quest i prim i saggi resta no ne lla Raccolta Vincic1n a e 

nellil Racco lta Be ltra m i p resso la Bibl io tCGl d 'Ar te de l Caste ll o 

Sforzesco di Mil ano le copie perso nalmente annota te da Beltr <J 

mi, no n semp re in toni pos iti vi e con d ive t·se co rrez ioni ne lb 

trascrizione de i doc u menti (ment re San t'Am brogio in neggia va 

«Non doc u mentum sed monumentum »), prova de l comp lesso e 

di<1le ttico rappo rto tra i d ue 17
. 

Anche <J icune le tte re sca mbi a te con Fe lice Ca lvi tra il 1892 e il 

1895, conse rva te presso il Centro AP [CE del l' Uni ve rs itil d eg li 

Stud i d i M il an o, confe rmc1 no ind irizz i d i stud io e rivela no il tem

peramen to intraprend en te e u n poco pigno lo di Sa nt'Amb rogio, 

capace di comp lim entarsi co n l'a lt ro pe r la sua Storia del Cnstcllo 

di i\<lilnno, a uspi cand o che i n uov i s tudi contribuissero a sa lvare 

un monumento a lui mo lto caro, ma a nche d i fa rgli edu ca ta men

te no t:He, pur senzJ conoscer lo d i persona, certi e rro ri. g rosso la ni 

nell'inte rp re ta zione de Ll 'a ra ldica sforzesca e d i a lcuni mo tti (Ca l

vi aveva co nfuso la celebre imp resa de ll a 'N ube in ragg ia nte' con 

una cuff ia ca rdinali z ia tra ragg i e mal trascritto un mo tto d i. Ca r

lo V). [n a ltra occas ione Sa nt'A mbrog io segna lò a Ca lv i s temmi 

ed ep ig ra fi utili a i suoi studi " . 

Altra a nn osa pole mica fu quella sull 'o rigi ne de ll a basilica di 

San t 'Amb rogio a Mi lano, a cu i lo s tudioso ded icò una trentin a 

d i a rt ico li sul <<Politec ni co», di s tr ibuti d a ll893 fino a11910, i.n cui 

es pose e confutò le tes i di Fe rna nd De Darte in e C<Je ta no La n

dr ia ni che da tavan o la bas ilica ro man ica al lX seco lo (per il pri

mo però non vi e ra stata la fase edili z ia inte rmedia tra la bas ilica 

1
" rJ p rimo saggio fu Noti:ic e criteri per la rico~tru:ionc dci due llltH/1111/l'llfi di 

AglJ:'fino Bu:'fi alla _t(mziglia Bimso c 11 Ga~ttlll de Foi.r, in '•La Perse,·e rdn Zcl·', 29 e 
30 egosto 1891. 
::- Per i libri e i documenti del\.1 R,1ccol ta BeltrJmi dr. ll _timdo di carte c lihri _, Rac
colta BL'Itmnzi" nella Bi[Jiiotcca d'Arte del Ca~tellu S.fi n·:c:;;co di A!lii11110, c1 cu rti d i A. 
Bel lini, 1'vlilano 2006. 
" A rchi v io C li vi. Uni versità degli Studi di ivl i l,mo, Cen tro A PI CE, b 33 / fase. 
133, Sant<1rnb rogio Diego. Vi sonD due lettere di S. m t'A mbrogio e und d i Calvi. 
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a co lonne de l fV secolo e Cjue lla ro manica me n t r·c p ·1 
, . ' ' e r r second 

l d rea abs r.d <Jie era st<J ta r ifatta in età ca ro li ng ia). Sant'Ambro i 0 

d r mos tra nd o di esse re ilggiomato s ull a r ivo lu z io nar· g 0
' 

. . . • t t c ta mZJ cor-
re tta tes r dr Ra rrae le Cattaneo, c he, il parte il p resbiterio carolin-

gro, po neva la cos tru zio ne ne ll il secondc1 me tir de ll 'X[ 
1 , . ' ' seco 0 e 

l a trr o n e l XH (co me sos tem:rnno anc he Po r· te r Ri vo r·ra ,_ 
. . . . , . c e l oesca), 

p ropose u na dil taz ro ne g ru s t;:r m e n te pi ù ilvanz~t~ rn ' t 
. ' ' u u, , . roppo: a 

s uo pa re re la c hresa e ra infa t t i d a ascri ve re a l Xli seco l d 
. . . . . . ' o, opo 
rl te rr e m o to de l 11 17, s u r res tr de ll c1 p reced ente basi li ca pa leo-

cn s t ra na e l'uni co inte rvento d'e tà c;:rmlin g ia sa rebbe s ta to il ci

bo r·io (ma d i esso no n sa re bbe rim as ta t raccia, v isto che q ue llo 

esrste n t,e er<J per lui de ll 'e tà de l Bc1rba rossa, tra i l 1162 e i[ 1167)'9 

rra r p ru asp r·r co ntes ta tor i d i q ues t<J tes i v i fu rono i sos te nitori 

di De Da rte in, Giuseppe Monger i e Luca Be lt ra m i (i n realtà p iù 

lo nta ni d i San t'Ambrog io d<1 lla ver ità): Be ltrami, in pa rti cola

re neg li a r tico li d e l 1898 s u «A rc hi v io S to r ico Lo m bard o >>, p ro

vò l' inte r ve nto d i Ansper to (a e u i però asseg nò e r ronea me nte 

anche la cos twz io ne d e ll a defin iti va bas ili ca) e pos til!ò le s ue 

copie d e i saggi d i Sant'Ambrog io, ogg i ne ll a Racco lta Be lt ra mi 

co n so tto linea tu re, p unti esc la m a ti v i e co mm e nti , non semp r~ 
cava lle resc h i. 

Ebbero in vece un ce rto s uccesso le s ue d a t<Jz io ni de ll 'a bs ide a lla 

me tà d e l X seco lo e del ri fac im ento de ll e vo lte de ll a nava ta cen
tra le d o p o il croll o dell1 96. 

A o no r· d e l vero Sa nt' Am brogio ce rcò anche di ind aga re e p ro

va re i lega m i tra la bas ilica e l'a rchi tettu ra cluniacense, in base 

a lla s tru ttura con nilr tece a d ue pi a n i tra ca mpani li, no n d an d o 

e vi de n tem ente molt<J impo rta nzil a l fa tto che i benede ttini m ila

nesi no n ad e rirono ma i a ta le rifo rma: ipo ti zzò r.ma fase ed il iz ia 

il d op piil a bs id e po i scom pa rsa e r ilevò ana logie ne ll a concezio ne 

scu ltorea, no nché corri spond enze tra il d isegno del p<illio a mb ro-

~ ~ D ._Sant'Ambrngio, Intorno olia Ba5ilica di Sant'Ambro<.:io in Ali!
11110 

in 1d l ro
lrtecnrco», X U , IX-X li , l8~3 . p p. 552-562; 622-622; 69 1-l02 e Id, N

1
;m•e 

1111
ti: ie 

t'd usscrun:zvnt t n torno alfa ba:;i/it_·a di Sa nt'Ambrosio ;11 J\lfi/11110, in ·d! Poli tecni co)) 
XLII, Xli, 1894, pp. 529-5-!-1 . 

l 
l 
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siJnn e tessut i di Co lon ia co n l' illu s traz ione de ll' A lbe r·o deiiJ v ita 

e d i scene d i c<~cc i a 20 

Stud iò molto i ri Liev i sc ul to re i de ll 'a trio e fu t rZJ i p r·imi a cercZJre 

di cLune uni.l le ttUl·a ico nogra fica, senza però cog li ere i legil mi 

con la le tte rat ura patr is ticil e a m bros ia nil , p ur so ffe rmwndosi s u l

lil loro ricez io ne dil pMte d ei fede li e intu e ndo l' im po rta nza del 

leg,1mc tra i soggett i e le fun z ion i liturg iche. 

rl 27 feb brai.o 189-i Be ltrami d ivenne d ire ttore d e ll' Ufficio Reg io

nale per la conserva z io ne dei mon u menti de lla Lo m ba rd ia, con 

sede a Breril e die tro s uo s uggerimento San t'Amb rogio fu nomi

ni.lto da l s indaco G iuse p pe Vigoni membro d e lla r el<~ tiva com

m issione (restò in ca rica fi no al l 915) e pa rtecipò anc he a ll ' Ufficio 

espo r·taz io ni oggetti d 'arte e antichità 21
. 

[ rilpporti co n il celebre a rch itetto si in tens ifica ro no22 e il fo ndo di 

cilr tee lib ri de lla Racco lta Beltra m i con ti ene poche m a s ign ificilti

ve co r rispondenze tra i du e : Be ltram i chiedeva pareri su stemmi 

nelle opere d i Be rgognone23, ma sop rwttutto s u que llo de l ca m in o 

de ll a v il i <~ de lla Pe lu cca, i cu i il ffresc hi d i Be rnil rdino Lu in i e ran o 

a li ora in corso di s tu di o, m e n tre San t' Ambrogio rispondeva ed 

esponevil le sue scope rte s ul te rr itor io, d imos trando sem p re, in 

ve r ità, rispetto e a mm iraz i one"~ . 

''
1 D Sc1nt' A.mbrooio L'al rh> di Sm tt 'r\lllbro'\iu l! la 51/ti deripa:ùme dall 'a rte clunù7-

ccllsc: in <di . Polite~~ic'o " LVI II, 19 10. pp -!3:Ì--I-l0. 
~t Di quest'c1ttivitJ d i Sc1nt' Ambrogiu, pro\'l'ta dagli Atti del i\ /unicipio di i\1/ilan o, 
l1nnata 1893/94, ,'vi i la no, ed. Pirola L89-+, p. 373, n. 125, nonché del l l'i ntestazione 
dei suoi b i ~ l iett i d<:~ \ 'is ita del tempo e d,1 lettere, non si sa nullc1 di preciso, in 
qu."!ntu la relativ,1 document<1zione deve trovars i in que!!'ampi~1 sezione di ar
chivio dei Civ ici 1Y!use i di iVI i!il nu conse rvu ta presso il Castello Sfurzcsco c1nco rt'l 
tutt,l da riordin,lre e tutt'oaa i difficilmente consultJbile. 
~~ Sempre nel 1894 Sant'A~brogio risultil ,mche tra i sottoscr ittori dell.l. riJcco.lta. 
fo ndi per il restauro del castello Sfo rzesco, con !ire 20. C fr. l~t';:;ocollfo drt lm'on dt 
restauro c;:;eguiti al Castello di N!ila11o, a cur<J di L. Be lt ram i e G. iVIoretti, fvl il ano 
l898, p 55. 
" Raccolt,1 Beltrami, Bibl io teca d'Arte del Cas tel lo Sforzesco di l'vii la no, carte l
la B IV, 2, Fasc icolo 23, let tera del 2S/7 l 189-1 di Sant'Amb rogio che iden tific,l 
stemmi dei C rivelli nei dip in ti di Bergngnone nella basil ica d i S~1nt' Amb rogio d 

l'vlil;mo); Fascico lo 31, lette ra d el 21/ IO/ 1895 a ncoro su Bergognone. 
" Ra ccolta Bt'i trami. cMtclla B IV, Hl. Fascicol i 63. 6-1, 65. contenenti i pMeri d i 
S.1nt' An1brogio trll la fine d i dicem bre l 89-+ c il genn c1 io 1895 su llo stemm <-1 del c~
mino della Pel ucc<l, in iz ial mente iden ti fica to con uno dei Balsamo (o anche P.ln l
garold e L1ndric1n i) in base allo schizzo d i Beltrami , ma po i dc1ll e foto intepretato 
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Il 29 d icembre 1895, so tto la pres idenza d i Fe lice Ca l - -
. . - - - . , vr e il se-

g retan<Jto dr Em rlto Se le ttr Dr e<>o S<Jnt' Ambroaio di v' 
. , . ' b b enne socio 

de ll a Soc re t<:J Stonca Lomba r.·da (lns ieme ad Ac hill e Ratt - f - ,, r, uturo 
Pro Xl) esa ttamente per un decen nio c it<J to prima co m d . _ · ' ' e o ttore 
e por come cavaliere del Reg no, tito lo o ttenuto nel 1896'3 D 

- al-
lo s poglio de ll 'a rchi v io deLla Socie tà, anco ra in fa se di riordino 

so no co mp<:Jrse in realtà solo d e lle lettere sca mbi ate co11 F ' ' ran ce-
sco Nova ti , p residente dal 1899 a l 1904, d i Jrgomento a ra ldico 

ed e pigrafico'"· 

Nei medesimi anni Sant' Ambroo-io cadd e nel pi(r a ra \' e e 
b b rrore 

per i suo i s tudi, sostenuto con IJ consu e ta perv icacia con o ltre 

venti artico li d al 1901 fin o al 1911. Egli inf<Jtti sostenne che la 

cop ia d e ll a Vcrgiue dd/e Rocce d o nata ne l 18-t-J da Don Lu igi Tac

ciol i, proprietario de ll<J v illa Litta Mod iglia ni, all<J chj esa d i Santa 

Gi us ti na ad Affori presso Mil <m o (attribuibile prob<Jbilmente a 

Bernardino Luini ), non so lo fosse o pe r<:1 autograf<J , ma add irit

tu ra l<1 prima versione orig inale rea lizzata da Leonardo in pic

co la dime ns io ni , da presentare a i committe nti per poi eseg uirla 

ne lle forme d i una pala, mentre le celeb r·i t<Jvo le d el Lou vre e di 

anche c~me Visign,o!i per p~oper:.d~re infine per i Bd !sa mo (e rano tutte famig lie 
del monzese). San t A mbrogro de tmrsce Beltril mi ~< illustrissimo s i~n o rc ed am ico» 
e nel l,, lettera del 21 l l 1895 rig u<Hd o all,1 chiesa di Carp i,mo, i t~ forma Beltrami 
che ••l/altil re è u~1c1 meravig lia, e v 'è co là un vero ripos tig-lio di m.1rmi c fram menti 
dellcl Certosd ,. , tnoltrandogli l'invito del sindaco e d t• l cur<1to del pi1cse (che vuole 
un permes~o per aprire unél finestra nellcl chiesa) i'l fon·e una ,·isitil domen ica le 
che Diego stesso si offre di orga nizzare propunendo vi i orari dei treni. ' 
'' Cfr. Alli della soci<ltì Storica Lv111barda. in « Arch i , - i~ Sto rico Lo mba rdo», se rie 
Ili , XX II , ta sc. 8 ( 1895, 31 l 12/'1895), p. 56 l. S,111t' A mbnwio risulta esS<'re diven
tato soc io negli stess i anni anche del!d Società A rc h eo~0"iGl Comense. Nicola 
~c'l~o r:i hc1 ir_1dicato Sant'Ambrog io come uno de i co!lab(7ratori più Jttivi della 
Soc reta Storr cil Lombardil degli ultimi anni del secolo, insieme a Emilio !\lotta 
e Lu ca Beltrami (vicepresiden te dal 1897 ,,l 1899), <1sseg n<1nd og li pe rò e rronea
mente rl trtolo dr c1rchrtetto (opinione di molti , in quan to !,1 fo rma .t ione viu ridi
Cd di Sant'Ambro~io è poco not,l, benchè riJ e, ·Jta da B,l~(ltt i 19'J2 /"1993in base 
<l!l'?r:h i ,~ io di famiglia e allc1 te_stimoni .lllù l degli è red i )~. C fr. N. Rt1poni , L1r Sv
CIL'ta ~ftn_·tca Lo111l:ardac i suoi :;ve t ri873- /8 99J, in t\llilol!vfin dc sii.'c!L' l'il ca:>o Bagntti 
Val~ccc!u , II!~'JI!Ortt1 c progetto per la m t'l ropoli italim111 , Att i del convegno (NI i 1,1110, 

:-l-26 m.Jggto l 'NO), d cu ra di Di C Moaa rel li e R. ra,·oni , Mildn o 1'191, p . -!3 
~\/l tlano, Arch l\ ·to d e lla Soc ietil Storico Lombardd, Fond o Noqti , fase. 357, 

n. _:J e tJ_sc. 29A, n._ 20, Lettere d i D iego S<1 nt' A mbrogio il N o,· ati sulle iscri zioni 
n11lanes t del 3161 190·1 e s ull 'araldica viscontea d e l 21316 / 190-l. 
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Londril non sa rebbe ro s t<J te altro che lJ seco nd<1 vers ione l' una e 

cop ia di all ievi l ' altra :~ . 

[J
1
tcressante è pure il carteggio con Cor rodo Ricci, conservato 

nel la Bibli o teca Classense di Ravenn <J :~ , anche pe rchè rende no

ti zi,1 de ll ' impegno di Sant ' Ambrogio nel far rea lizzare calchi in 

gesso dei va ri pezz i de l monumento Birago per r-i co mporl i Jll 'e

sposi z io ne di ['arigi del 1900 (o per<J z ione che richiedev <J il pe r

messo di Ricc i, direttore d e l museo di Brera d ove ancora s i tro

vano fram menti dell'opera )'", ma an che della s ua b reve presenza 

nella r·edazione di << Rassegna d 'Arte», la rivista fond a ta da Ricc i 

nel genna io del 19o-i come imp resa di g ruppo da contrapporre 

a « L' Ar te» di Ado lfo Venturi '"- Citato tra i 1-t primi sottosc ritto

r i ne11901, anche Sant'Ambrogio, come Beltrami , se ne dissociò 

pres to, o ffeso pe r il rifi uto di a lcuni scritti , come si ev ince da altre 

lettere scambiate con Ricc i'' . 

Fu pmprio in questo period o che le re i<:Jzioni con Beltr<Jm i, che 

aveva no sperimen tato momenti d i co llaborazio ne ma anche di 

sco ntro, s i incrin<Jro no ulte riormente, quando, ne l marzo 1902, la 

:- Tra i va ri cl rticoli ~ i ,-edano: D . Sa nt' Ambrogi0, Su ll'ordina:ùllte dci f ratell i dd/a 
Cu 11ce: ivnt! di San FrtlltCt'5CO di l'vii/ano è :; utruriginafl.! leolla rdcscu d diti Verg ine del le 
Rocce, in ,, B<lllettino dell o Soci et;, P,l\·ese d i Stori,, p,, trio" , l. IV, 1901 ; Id. , Noti:ic 
d'arte ed 1111 dipi11to IL'ona rdt!scu ad Af!ori, in << Lega Lomb<1rda », 22 aprile IYO I ; Id ., 
Sul rim.'cllilllellto ad AJf( Jri prcs5o i\lliftii!O dc/111 Vergine delll' Rocce, in '' Arte e Sto
ri,l ", serie l li , anno X\ 18-19 (2ll-30 settembre 1901 ) pp . 11 3-117 e 2 1-22 (15-30 
ncwe mbre 1901 ) pp. 139- l-lO. L'intera se rie di Mticoli ( 2~) è co nse n ·a td anche 

ncllcl R.1ccolta Be ltrami, CMtell d D Ili , 59. 
~" Si tratta dj un(1 dozzi nc1 di lettere tra il 1899 e il 19lJ. Bib liotecll C!dssense, 
Fond o Ricci, Car teggio Corri spondenti, vol. 177, lettere 32712, 3278-l-32793 (d' o

ra in poi semplice mente Fond o Ricci) 
'" Lette ra del lO genn.1i o 1899, Fondo Ricci, vol. 177, le tte ra 3278-l. S,lnt ' f\ mbro
gio si ~:;presse sull 'i mportclnLa d idattiG1 dei ca le h i _anche a riguardo della ra cco l
ta di -!00 gess i reali zzo ta a pMtire do l 190 1 ne l co rtile dell" Rocchetta (p urtroppo 
dispersa negli an.ni '50 del No,·ecento), cfr. D. San t' A_mb_rogio~ li Va; :::onfllruo Ba
gomto tld Duo/HO di Piaceu:a ed il col co suo ncf t\tlll5t.'O dr i\IIJ!anv, m <~ L Osserv(lto re 

Ca tto lico» del 26 settembre 1908. 
11 ' Sul l Cl na sc ita delta ri,·istcl cfr. A . Rov cttél, Gli esordi di.'lltl << Rassesna d'Arte))' 
iV! i Inno 19(rJ -1907, in Riz1istc d'arte f m Ottocento ed Età co ul"t!IIIJXJm uea. FomH', nw
ddli c> f 1111:io11i, Atti del co nvegno, To rino 13-Ei ottobre 2003, a cura di Di G.C. 
Sciol la, To rino 20lJ3, pp. IO l- 122. Per la figura di Ricci s i ved,, L. Balestn , ti colore 
di 1\lliftliW: Cvrmdo RiL-ci r1llt1 Pinacvtcca di Brcm, Bologna 2006; A. Emil ian i, La cura 
del IJelfo: 1111/SÒ, storie t' pacsagsi pa Corrado Ricci, ca talogo del l" mo~tra (Rcl\ 'enna 
2008). a cur<1 di A Emiliani e C Spadoni , R,we nna 2008. 
' 1 Fondo Ri cci, lette ra 32789, l agos to l 902. 
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po lem ica sugl i affresch i degli L/olltini d'arlllc di ca . . 
a M il ano g iunse <J I cu lm ine attraverso se t sa PanJga rola 

.· - l . . . - rra e controbatt 
ptiO su le pagme d i << Rasseana d 'A rte», d ·Il u te pro-
C l' .. o <= e LI «Perse 

• 1 attresch i, a llora in co rso d ' . . . ve rLinza,Jl acquiSIZIOne a Bre r · 
assegnat i da tem po a Bra man te d B l . a, erano stati 

l 
., . a etraml, lllLISant'A b 

c le gla il 7 novembre 1899 m rogio aveva nega to ta le pate rni ti! ' 
Lomba rdLI ", p ropose una d t . . , su !.la «Lega . . · ' a aZJone p1u <J vanzata ,. 
attnb uZJone a G iovan Francesco C . b - - . e un ipotetica 
·d ·.. a lOto, as<1ndos1 SL ' 
l entltiGIZione d e lle case v· . l un e rronea . ' 1scont1 e Pzmi garo i<J , o ltr h 
passo vasa nano e s ul la neuaz ione de ll'a t·f· :1 b' J.· . e c e su un o - c IL a 1 1ta del L 
sca te nando così le ire d i B, lt . h . , omazzo, . e ram i c e a rnvo a d e fin ire l' l ' 
sona di poca auto rità ' , d . a tro per-' non egno d1 no ta' e ' 
volo' (credendo che vo lesse sm inu ire l' irw ,res avvocato del d ia-
Ptnacoteca) e ad affer mare eh o so d e lle ope re ne lla 

. e, per qua nto rwuardLI· ·a l' tt 'b 
z1o ne su b ti 1· · o · ' v' a n u-
. ase s ts trca, e rLI «megLio I<Jsc iare la a . 

ti e ai confronti s tab il iti con 00" . d . pc rola a l competen-, n l pon e ratezza e se · t' · · 
Nonosta nte a li screzi 

1 
,d . - - ne a cnttca»33 

o ' ne me esimo a nno San t'A mb . . 
vevLI a Be ltrami per perorare la - :l l - rogw sc n -' c causa L e tras te .· . 
sezione de l! B' bl ' . rr mento dt una 

a t 1o teca Bra 1d en - , 1 
d e l convento di Sa n ta MMia dellsez.resso a res ta urata biblioteca 

locarv i non la p rev is ta emero tec: ~:~~~, : uggerendo pe rò di co l
boli come in q ue lla d S M . ' . . od ICI m Jmatl e mcuna-

1 an r arco a F1renzo ( · 
Ino ltre ne l1905 · . lt ' ~ - non se netece nulla)J•. 

' nsu a ne l l e lenco de i prim i aderenti alla «Rac-

:~ .d~<> ssegn<> d ' A rte", 11. n 7, 1902 . 
:- Le clSp re lettere di Beltrami e Sa nt' A mbrotri . . .· . . . 

nella Rd ccolta Beltrami, Ca rtellcl C Ili ?7 F . '?_o, ' :w orrgmtlh SI consen·ano 
n <> A proposi/o degli atfrcsclti di Bmlll/1 ,'1 1~ t ~~C1co l o :>9, compaio no ne lla collln
Ptuacotecn di Brem, nè-·c la Perseve - ' 'd" l rbtllo nella Ca:::>a Panisaro!a ora alla 
d , l ' 'f . - . . . ra n za " e 17 e 19 l - l'' t.:g l a ~ Ie~d1 1 al id Pmaco tecrl di B. narzo "02. Del passal)aio C t 1~ . ' 1erll aveva d<1to 1 t' · ·~t'l 

.us a vo .· n zzoni a ll'i n iz io de l marzo '1907 . ' l o IZI<> s u ·• Ld Pe rseve ra nza" 
a\·evd élfte rm <l to che nella Gl "a p-. -. . ,-, ncordando Il passo di Lonlt~zzo che 
B . . ~. ( l l lllt)"cHO a allora r .· . . 

!amante, e a c tò si era OFlpOsto il S "' t· \ 't . ' t metti , SI tn.1 , ·ava UFJerd di 
ma ~ cm f !T'l 1rQt:YJ O SL Il L 

' rzo, soste ned o che la casa in di cata da Lon " .. l a " ega Lll mba rda " d e l 7 
Piln Jgarold, che secondo lui a\·evano c - d l cl~zo non poteva essere quella dei 
che a[· ff 

1 
· f a~a a un altra p"l·t · · - ,, l o rese " ossero s to ti s posta ti dalla - _' 'l e, 1pOt1a a nd o pe rsino 

lalZo VIsconti in vi,, Lanzonc e c he le cas - casa accan to dura nte i lavo ri di P·'
d ,tese l' attendib ilità de l Lo mazzo" l , _e un tempo tosseru tutt ' un o, (Beltromi 
e..;eo·uit, - · d Il'' . - c ne le con la prov<l che l . ". t; . e >~n il m1Lio s u q ue i mu r i). ' e pitture ero no sto te 

[,acco ltd Be ltra mi , Cartel la C Il i 25 .. _ . del 12 mc1ggin 1902. ' 'FasCtLOio 30, btglietto di Sdnt'Ambrotrio " 
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colt,l Vinciana » dire tta d LI Bel.t rami " , che lo coinv olse pu re nel 

volume colle tti vo Vili~~ Cnstt'ili d' Ita lia. Lom!Jnrdin ~ Lng!Ji , ed ito a 

Mil ,1no ne \ 1907'", anche se i du e s i sa rebbero scontra ti ancora ne l 

1910 riguardo all'a ssegna zione al monumento d i Caston de Fo ix 

di ,, \cune scul ture proven ienti dalla collezione de l conte Giusep-

pe Arconati a Castellazzo. 
Diego Sa nt' f\mbrogio p ubblicò molto anche ne l primo d ecennio 

del Novecento: il sistema de lle po rte m ilanesi, opere d i scultura 

e frammenti lapid e i, il monu men to a Gian Galeazzo Visconti. al la 

Cer tosa d i Pa via; l'Arca del vescovo BL~garo to conse rva ta a l Ca

stello Sforzesco; la Florn o Cortig it111n emersa da l museo Settala, d<1 

lui att ribuita a Leonardo in re l<~zione a l dip in to dell' Ermitage e 

al c<J rtone di Chantill y'7; architetture importanti come la Basilica 

di Rivolta d 'Add a o le chiese m ila11esi di San Sepolcro e di Santa 

tv lar ia a lla Fontana , di cui tra i prim i indagò le o rigini leonarde

sche, ma sop rattutto LlllO studio s istematico d ei priorati e piev i 

clLLniacens i lombardi , in pa rticola re prea lp in i, che lo portò ad a u

tode finirs i 'v ir cl m'li<Jcens is', non sen za suscita re ironie ne i com

ment i d e i collegh i (come si ved e nelle note di pugn.o di Emilio 

Seletti sugli es tra tti che Sa nt'Ambrogio g li donò, poi passa ti a lla 

Bib lioteca d 'A rte del Castello Sforzesco e riunit i in tre volumi)
3

' . 

G rLinde me rito d i questi saggi è sicura men te il corred o fo togra

fico, da vve ro ricco per i tempi ed e lemento oggi a noi prez ioso 

soprattut to come d oc ument<J zione di opere perdute. 
l elle u lt ime le tte re a Co rrado Ricci Szmt' Ambrogio insis tè pe r 

pubb licare ancora su «Rassegna d 'Arte» e tentò in va no nel1911, 

second o la moda d el momento, d i far stampare due su oi volu m i 

" .. R,lcco lta Vi nc iano", l, 1905. pp. 12- l-l. 
'" Il catalogo, in g ra 11 furmoto e b<lScltO su un ricco repe rtori D fotof?; ra fico, ill u-
stra\·a le residenze esti,·e dello nuov,l classe d irigente della Milanu di fine Ot
tocen to e o \cune g randi dimo re Mis tocroti chc . Cfr. A. Mo rondutti , 0 11i pnl<1:: i di 
città 111/e l' ili e di cntltptl:\1111: il colle: iolliSitlU 1niwi<J e il 1898, in !Vliltlii\J '/ 8~8- / 898. 
Asccs11 e t rns.funtlll:iJltll' della CllJ'ital<! ""'mi<!, Att i d e l convegno, Milo no, 26-28 no
ve mbre 1998, a cura di Di R. Pavoni e C. i'v \oaa re lli , i'v\il ,mo 2000 , vol. l , p. 229. 
'
7 

>< Arte e Sto ria ", serie IV, <Jn no XXV III , l ('1909), pp. 3-S. Anche di questi saggi 

l' inte ra se rie è consult,1bile ne l l,, Racco lta Bel trami , CMtella D Il i, 60. 
~ Sant'Ambrogio riuscì a pubbli care i s u oi s tudi sulle pie,· i clu nia censi perstno 

sul ,< Nlonitore tecnie<.P' del 20 mc1 ggio !908. 
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s u l Cas te llo Sforzesco ne lla co ll ana d i !'v lanou-ra;;l' il fu ·t . 
1 

d. 
. . . ,, J' ~ 117 e Irett 

dJ Rt cc t, dopo a ve r t n rea l til g ià ce rGl tod i accorda rs i d· t a. 
, . . tre ta men-

te con l ed tto re Pe la nd 1 d e ll'Is tituto Ita lia no di A rti g r t·· 1 
· a 1c 1e, pre-

sentand o un proge tto ' tu tto a ià p ronto ' e 'ou ind i dt. 
. b ·1 poco cos to' 
111 q uan to trat to in g ran pa rte da s<J ggi p reced en ti"'- ' 

Diego Sé! n t' Amb rogio mo rì il 6 mabaaio 1920· b re vi i n•'cro l · 
. . . . b · · ~ og,, se 

pa ragona ti ad aJtn lllu s tn d e fun ti de l 1920 m e1 in fo11d t'f 
. ' ' o a e ttuo-

51, co me q ue llo scritto d a Luca Beltra m i s u << Racco l t~ v· · 
c " Ulc Ja n a >> 

che, non senza un ve lo d ' ironi <J n e d ied e un r i t 1-~ tto t 
1 ' " p un ua e: 

«fu un coopera to re va .l oroso, p ieno d i v ivacità , di iniz i<J ti va e di 

mtu tz to ne. Con q ues te tre pa ro le cred o di aver riass un te le ca

ratte ri s ti che d e l s uo ingegno e de!l<J s ua a ttività . Ch ia miamolo 

co me eg li s tesso a ma va ta lo ra chiama rs i, un bt'rsagliae della cri

tiGl d 'arte: eg li avanza va svelto e ilrd ito su te r reni ma lfidi e com

ba tteva s trenu amente q ue ll e che riteneva le s ue co nquis te contro 

avversa ri qua lche vo lta an che sgarbati p iù che non s ia lec ito ne l

le schermag lie le tte ra rie » (pensa ndo fo rse a se s tesso ) B Jt · .... e ram1 
riconobbe infine a Sant'Amb rog io il merito di a ve r raccolto do-

cumen ti e mate ria li di con fro nto e suscita to interesse pe r nu ov i 

a rgomenti, so ll ev<~ndo l i co me p ionie re d a ll' ig no to e s tim oland o 
q u in d i ulte riori s tl tdi•u 

Cristina Funmrco 

''' Fondo Ricc i, lette ra 32792 d el 26 dp rile 19·1 l, con a lle-;a to l'i ndice de~! i 
a rg.omen~ J de! vo lun:e p ropos to. Tranne i primi d ue pa;·agrafi dt·d icati '~1 1 
~d s te ll ~· mgen e~al ~, SI tf.·a tt~ di s ing~ l i saggi ded icat i soprattutto d fr<-1 m menti 
sc ulto re. J , , S<l r~~ tag-J, cap r t~ I I I , st~ n11111, medJg!ie lapi d i e t.llc u nc arm i, per un 
to tale d1 \ enttc mque pun t1 per c1ascuno dei due vo lumi . 
11 

«Rcl.cco lta Vi nc ~ a na )•, XI, 1920-1922, pp. 249-250: il necro log io non riporta la 
d a ta d 1 '.;'o rte ed e p reced u to dd qu e llo d i Emil io 1\d o tta, che p u re è d eceduto 
d opo ( 18 / 11/ !920). Altn nec ro log1, preced enti, s i tro va no s ul •<Corrie re de lla 
:~:""·XL~, l IO (8 maggio 1920), p . 2;_ «La Pe rseve ranza .. , LXI, III (9 maggiol920) 
e A rchn 10 Sto n co Lombil 1d0 ><, sen e V, a. XLVII I, fase. 3 ( 1920), pp . 31:17 e 390. 

COSIMO DE GIORGI: TRAD!Z IONE 
E RIN NOVAMENTO NELL'ERUDIZ IONE 

DEL M ERID lON E D' ITA LIA 
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Per fa rs i un ' id e<1 d e ll a fi s iono miil in te ll e ttu a le e de ll 'eccez iona le 

varietà di interessi d i Cos imo De G iorg i (lS-+2-1922) conviene ri

co rre t·e il un a c itaz ione tra tta d<:ill a rela z ione d e lla Co mmiss ione 

Conse rvat rice de i Monum en ti Sto ri c i e di Be ll e Arti di Te rra d 'O

tr<Jn to a l Consig lio Prov in cic1 le pe r l' il ru10 1875 di Sig is mo ndo 

Cc1s tro med iano (1811-1895) 

v·engo o ra ai la vo ri dell c1 Com miss ione e di ciascun membro. Da l la mia 

an teced e n te rel <1 z ione avete po tu to rileva re, o Signori, l'a tti vità e i se r

v izi res i da l m io co llega Do tto r De G io rg i a ll a patri ,, a rcheologia. Pe r

correndo eg li 1,, Provi ncia pe i s uoi scop i geologici, die tro nos tro man

d,l tos 'occupò p ure d i quanto ven ivag li su tt'occh io in fatto di antichi tà ' . 

Le l'e laz ioni ann ua li del Du ca dann o con to d e lle ca m pagne di 

scilvi, de lla racco lta di oggetti e tes timonianze sto riche, a rtis tiche 

e a rcheo logiche de ll,1 prov in cia d i Lecce, de ll e acquis iz io ni pe r il 

m useo cittad ino e de l lavo ro de i s uo i co lleghi 2, tra i quali e me rge 

la fig u ra d i Cos im o De Giorg i. Na to il 19 febbra io de l 18-±2, s i 

la ureò in med icina presso l'Un ive rsi tà d i Pisa ne l 186-± e in chi

ru rgia a Fi renze ne l 1866, pe r po i to rna l'e a Lecce ne l 1867 pe r <J s

s is tere i s uo i fa milia ri a ca usJ d i un 'e p id em ia di co le ra . Da que

s to mo mento in <J vant i, i suo i impegni e ini z iative s i susseg uo no 

n ume rose: è co mm issJr io per lw sez io ne «Artis tica e rud izione»' 

1 Lo Collnui::;:;; itmL' Cvu::>erPatrh·c dei tV/ouu/1/l'llti ;:; torici L' di Belle Arti di Tcrm d'O
trallfO 111 Cull ;:; isJ io pruuiuciall'. I<da:ionc per l'mtno 1875 del du ca Sisi~moudu Ca:;tru
'" edill ll<i, Lecce 1877, p . 6. 
~ A ta l propos ito, sì vedll lo scam bio ep istolare Cclstron:ed i<H1n-J?e. G iorgi pu_b
bl ica to in Lctten.' dd Caslro11rcdir1110 L'dci suoi corri:;pondL'IIfl (dalla 81M1o!cca Prm.' lll
cillle di Lecce), in «Stud i sa le ntin i», a . 39, , ·o l. LXX I l, 1995, pp. 50-77. 
1 1\clrr::.iont! dt'lla Conu ll i~:-; ÙliiL' di Arc!JL'olugio t' Sturia Patria di Term d'Ofmntu pre-


