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Caravaggio, San Giovanni Battista, Pinacoteca Capitolina, Roma



Un libro recente, dedicato alla mostra su Caravaggio
curata da Roberto Longhi a palazzo Reale a Milano
nel 1951 rilegge, fra gli altri documenti presi in consi-
derazione, le lettere della direttrice della Pinacoteca di
Brera e  soprintendente alle Gallerie milanesi, Fernanda
Wittgens, in pellegrinaggio a Parigi per cercare di ot-
tenere il prestito della Morte della Vergine1, l’opera che
da Santa Maria della Scala, attraverso tortuose vicende,
aveva raggiunto la corte di Mantova, l’Inghilterra di
Carlo I e le collezioni di Luigi XIV. L’opera non si
mosse dal museo francese, nonostante le insistenze di
un personaggio straordinario come la Wittgens, del-
l’intero comitato scientifico della mostra e anche di fi-
gure di rilievo della politica. Più di un decennio dopo,
nel 1965, il Louvre doveva ospitare la mostra dedicata
a Caravage et la peinture italienne du XVIIème siècle,
nel cui catalogo fece in tempo a comparire anche la
Natività di Palermo, scomparsa nel 19692. 

La mostra del 2018 presso il Musée Jacquemart An-
dré ha riportato a Parigi, dopo più di mezzo secolo, il
grande artista lombardo, quasi consumato dagli studi
e, altrove, dalle mostre, come si può arguire anche
dalla sezione a loro dedicata nella bibliografia di questo
volume, fenomeno da cui non solo Parigi, ma anche la
Francia in generale sembrano essere rimasti piuttosto
immuni. La bella e ampia esposizione Corps et ombres,
che in forma diversa ha viaggiato anche negli Stati
Uniti3, partendo da nuclei caravaggeschi dei musei
francesi, presentava nel 2012 a Toulouse a Montpellier
un insieme notevole di dipinti di Caravaggio e dei ca-
ravaggeschi francesi e olandesi, estendendosi fino a
Georges de La Tour e a Rembrandt.

Caravage à Rome. Amis et ennemis, al Musée Jac-
quemart-André si focalizzava invece sul soggiorno ro-
mano di Caravaggio, sui rapporti di contemporaneità
degli artisti e sulle relazioni con i mecenati, invece che
sulla posterità ad ampio raggio del pittore. Il sorpren-
dente Davide con la testa di Golia del Cavalier d’Arpino,
appartenuto a Pietro Aldobrandini, era nella prima
stanza insieme alla Giuditta e Oloferne, vanto della col-

lezione di Ottavio Costa, a raccontare quel teatro delle
teste tagliate che precede in realtà, con la precocità di
alcune fortunate immagini, il tempo che davvero pos-
siamo chiamare barocco.

Nel percorso, dalle nature morte al quadro musicale,
alle immagini isolate dei santi, raffigurati affinando le
potenzialità drammatiche del chiaroscuro, si potevano
seguire le invenzioni di Caravaggio  e la sua vita romana,
arrivando, con l’ultima stanza, a evocare il  soggiorno
a Paliano dell’artista: la straordinaria Cena in Emmaus
di Brera e il San Francesco penitente hanno certamente
ricevuto un’attenzione minore di quella a loro dovuta
per la presenza, nella sala, della parete presto ribattez-
zata Warhol. Qui i due dipinti raffiguranti la Maddalena
in estasi, la ben nota versione Klain e quella che, prima
di Parigi, era stata esposta solo in Giappone, erano
appese accanto. Le testimonianze delle fonti ricordano
una  Maddalena eseguita da Caravaggio durante la
fuga da Roma, ma probabilmente la visione dei due
quadri insieme ci ha al momento convinto di dover
datare questa composizione agli anni napoletani, come
già aveva proposto Gianni Papi e come si può adesso
leggere, accuratamente argomentato, nel suo saggio in
questo volume. La folla dei visitatori che ha caratteriz-
zato l’intero periodo della mostra era attirata dai due
quadri, desiderosa di approfondire argomenti che si
sono ormai storicizzati negli studi caravaggeschi, come
la possibilità o meno che Caravaggio eseguisse “seconde
versioni” delle sue opere, il fenomeno delle copie pre-
cocemente tratte dai suoi dipinti, il mercato libero, al
di là dei tradizionali meccanismi della committenza,
che si sviluppa nella produzione delle copie.  Il con-
fronto fra i due enigmatici quadri  è stato uno degli
elementi, ma certamente non il solo, che ci ha spinto a
organizzare la giornata di studi e a pubblicarne gli in-
terventi in questo volume, sperando di restituire qual-
cosa delle appassionanti discussioni con colleghi e amici
nelle sale della mostra.   

La mostra ci ha riportato dunque a Roma, e negli
anni precisi del soggiorno di Caravaggio, che Maria
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Cristina Terzaghi, nel saggio di apertura, ricostruisce at-
tentamente, mettendo in luce le recenti scoperte docu-
mentarie e il dibattitto critico che ne è scaturito, ma so-
prattutto cercando di comprendere a fondo come
l’esperienza della città e degli incontri abbia cambiato
lo stile dell’artista, in un confronto continuo fra il suo
percorso precedente e il crocevia romano, dove le occa-
sioni fanno divampare le capacità  inventive ma anche il
carattere impulsivo dell’artista. A Roma Caravaggio co-
struisce la sua reputazione e difende il suo onore, calando
mese dopo mese nella concretezza degli avvenimenti,
anche violenti, questi due concetti fondamentali per l’af-
fermazione degli artisti nella Roma seicentesca.

Nei meccanismi della produzione artistica, il rap-
porto continuo con un mecenate è stato sempre con-
siderato, fin dagli studi ormai classici sull’argomento
e in particolare sul contesto romano, come il saggio
di Francis Haskell, un elemento chiave4. Dobbiamo
però sempre pensare, ad esempio, che nessuno dei
quadri posseduti da Scipione Borghese e al momento
ancora nella Galleria Borghese, fosse stato commis-
sionato direttamente da lui, con l’eccezione forse del
San Girolamo. Anche fra quelli, ancora più numerosi,
elencati da Jacopo Manilli nel 1650 con attribuzione
a Caravaggio, è difficile poter risalire a qualcuno com-
missionato direttamente dal cardinale: la Cena in Em-
maus dovrebbe provenire dalla collezione Mattei e
sugli altri non abbiamo certezze, né sulla loro effettiva
attribuzione a Caravaggio né sulla loro provenienza.

In ogni caso il favore accordato da una personalità
di rilievo modificava le modalità di produzione delle
opere e il loro prezzo5; studi più recenti ci fanno pen-
sare che la determinazione del valore successivo po-
tesse derivare dall’esposizione nel contesto di una
collezione famosa6. Come esempio di questo rapporto
di Caravaggio con alcuni committenti, abbiamo avuto
la fortuna di ospitare nel convegno l’intervento di Sil-
via Danesi Squarzina su Vincenzo Giustiniani viag-
giatore e protettore di artisti stranieri e quello di He-
len Langdon sull’Amore vincitore destinato allo stesso
personaggio7. Oltre ad arricchire ulteriormente la no-
stra conoscenza di Vincenzo Giustiniani attraverso
l’analisi dei suoi scritti, Danesi Squarzina ha proposto
una anticipazione del rapporto che legava il marchese
a Nicolas Régnier. Le riflessioni legate all’Amore Vin-
citore e all’esecuzione di altri soggetti letterari all’an-
tica è, a nostro avviso, uno dei campi ancora molto
promettenti per la ricerca sulle opere di Caravaggio.
Il suo rapporto con i poeti contemporanei, segnalato
già dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando Eu-

genio Battisti recuperava testi rivelatisi poi fonda-
mentali per la comprensione del pittore8,  è stato re-
centemente molto approfondito, ma la personalità di
Gaspare Murtola, che già nelle Rime stampate nel
1604 dedica uno dei componimenti a un “Amore ad-
dormentato”, che nella produzione di Caravaggio pos-
siamo con certezza datare a anni successivi, spinge a
ulteriori indagini. L’impatto dell’Amore vincitore, an-
che come possibile elemento di ispirazione di un sog-
getto differente, quello del Genio delle Arti, è al centro
del saggio di Lara Scanu, che discute, in relazione a
questo esempio, una tradizione di contaminazioni ico-
nografiche nelle quali si inserisce anche il Genio delle
Arti del ferrarese Carlo Bononi.

Il nome del pittore, interessante figura del linguag-
gio naturalistico del primo Seicento emiliano, affiora
sorprendentemente anche nella lettura delle opere in
mostra, soprattutto per i comprimari della vicenda ca-
ravaggesca, fornita da John Gash nel suo intervento.  

La già citata presenza dei due dipinti raffiguranti
Maddalena in estasi nella mostra ha in realtà contri-
buito a spingere i limiti cronologici (e geografici)
della giornata di studi oltre i confini della città del
papa. Riprendendo la datazione tarda del modello,
Gianni Papi ha ricostruito alcuni aspetti del sog-
giorno napoletano di Caravaggio; allo stesso modo
la versione presentata da Keith Sciberras ci riporta
verso gli anni estremi dell’artista e ai suoi collabora-
tori a Napoli. Inoltre, su entrambe le opere esposte
erano state eseguite indagini diagnostiche, un ele-
mento della ricerca storico-artistica che, certamente
per gli studi caravaggeschi, è diventato una prassi.
La nostra conoscenza della tecnica del pittore si è
avvalsa, fin dalle ricerche avviate da Mina Gregori e
poi presentate nella mostra del 1991-19929, di nuove
conoscenze sui materiali usati, di interessanti ipotesi
sulle varie fasi di realizzazione dell’opera. In questo
volume Cecilia Frosinini, Rossella Vodret e Claudio
Falcucci presentano i risultati delle indagini eseguite
rispettivamente sulla Maddalena Klain e sulla Mad-
dalena pubblicata da Mina Gregori ed esposta per la
prima volta in Giappone.

Se esista o meno un Caravaggio “contemporaneo”
sembra una domanda inutile. Anche le mostre più re-
centi di artisti viventi10 riconoscono al pittore una po-
tenza espressiva che ha valicato i secoli, per parlare, in
particolare, all’anima degli artisti del secolo breve (che
forse, nel 2020, possiamo considerare concluso). A
Roma, anche fra la fine del Settecento e l’inizio del-
l’Ottocento, i pittori francesi dell’Accademia non tra-
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scurano gli esempi caravaggeschi, come ci dimostra
Océane Durand nel suo importante contributo, che si
avventura in campi poco esplorati.

Ma c’è forse un aspetto contemporaneo che po-
trebbe essere di grande aiuto agli studi caravaggeschi:
le ricerche di DAH (Digital Art History) potrebbero
consentire, come per altri autori, la creazione di una
piattaforma su cui inserire i dati in continua evoluzione,
comparare i testi delle fonti della bibliografia con i di-
pinti e le immagini dei dipinti con quelle delle fotografie

antiche, degli interventi di restauro, delle indagini dia-
gnostiche. A questo proposito Stefania De Vincentis
fornisce una analisi critica degli attuali mezzi della
DAH e delle novità tecnologiche elaborate, mentre
Anna Coliva condivide l’esperienza di un suo progetto,
messo a punto negli ultimi anni.

Passato e presente si uniscono dunque per guardare
in modo limpido e consapevole ad un futuro di altre
collaborazioni tra Italia e Francia nel segno di Cara-
vaggio e della storia dell'arte.
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L’accesso a una fruizione virtuale delle immagini è
un aspetto su cui i progetti di Digital Art History1 stanno
concentrando la loro attenzione. Con la riproduzione
digitale di opere d’arte si mira a offrire informazioni più
dettagliate dell’opera, a riportare le analisi morfologiche
sullo stato di un dipinto, a mettere a disposizione radio-
grafie e altri risultati delle indagini che possano essere
accostate simultaneamente.

Nell’ultimo decennio alcuni progetti hanno affiancato
l’elaborazione di immagini digitali allo studio di testi di-
gitalizzati per finalità legate al restauro, alla conservazione
e alla trasmissione del sapere. Uno di questi è il progetto
di ricerca ARTECHNE2, nato nel 2015 dalla collabora-
zione tra la Utrecht University e l’Amsterdam University
per ricostruire le tecniche e le procedure utilizzate dagli
artisti nel loro lavoro, spaziando su un arco temporale
dal XVI alla prima metà del XX secolo. La piattaforma
apre allo studio della tecnica artistica intesa come pratica
“testuale”, materiale e sociale, e raccoglie un insieme di
risorse digitalizzate composto da fonti storiche, carteggi
e documenti sui materiali, sugli strumenti e le procedure
del fare artistico. 

In altri casi la ricerca sulle tecniche pittoriche di im-
portanti artisti è all’interno della trattazione interdisci-
plinare e porge un’immediata evidenza dell’immagine
rielaborata in digitale a confronto con il testo digitalizzato,
come nel Cranach Digital Archive,3 nel Rembrandt Da-
tabase4 e nel Bosch Research and Conservation Project5.
Questi progetti spiccano per le loro interfacce grafiche
che garantiscono un’altissima qualità nel dettaglio delle
immagini e permettono di confrontare tra loro più opere
di uno stesso artista, provenienti da diverse collezioni e
accedendo ai cataloghi delle varie istituzioni (fig. 1). 

Tra i più recenti prodotti di ricerca e conservazione
ad aver significativamente contribuito agli attuali pro-
gressi nelle discipline umanistiche digitali, merita at-
tenzione il VERONA - Van Eyck Research in Open
Access6. Questo progetto ha esaminato in maniera
scientifica la conformazione delle opere di Jan Van
Eyck individuando le specifiche tecniche operative

dell’artista al fine di migliorare gli studi comparati sulla
sua produzione, incentrandosi perlopiù su una docu-
mentazione tecnica. Il risultato è l’impressionante sito
web Closer to Van Eyck7, che include una sezione spe-
cifica dedicata a un singolo capolavoro e il suo tratta-
mento di conservazione: la pala d’altare di Gand con
l’Adorazione dell’Agnello nel Polittico dell’Agnello mi-
stico (1432, Cattedrale di San Bavone, Gand; fig. 1). 

Appare evidente, durante la navigazione in una
qualsiasi delle risorse digitali menzionate fin qui, come
i nuovi media aprano a una visione flessibile dell’im-
magine, trattandola quasi alla stregua di un oggetto
materico da osservare a tutto tondo, raggiungendo in
maniera dinamica punti di vista altrimenti impossibili
da rendere in forma stampata. Il progetto di ricerca e
conservazione Bosch Research and Conservation Pro-
ject fornisce l’infrastruttura digitale per collegare le il-
lustrazioni contenute nei testi monografici, già digita-
lizzati, sul pittore fiammingo, alle immagini ad alta
risoluzione e di nuova creazione, permettendo al-
l’utente di dettagliarle per mezzo di un programma in-
tegrato per l’ingrandimento iperrealistico dell’imma-
gine. Questo database è rivolto a un’utenza di
specialisti, che si occupino di scienza o di materie uma-
nistiche, ed è sempre più evidente come gli storici del-
l’arte possano essere i più adatti a trarre maggior gio-
vamento da una risorsa di questo tipo. Il Bosch
Research and Conservation Project, inoltre, introduce
per la prima volta uno strumento digitale specifico, il
Curtain Viewer, che consente, grazie un’analisi più ap-
profondita del dipinto, di mettere a confronto elabo-
razioni diagnostiche, come quelle a infrarossi, con
quelle che rilevano gli elementi cromatici dell’opera,
temperatura e qualità del colore8. 

Le molteplici prospettive che strutturano questi pro-
getti mostrano come siano di volta in volta messi in di-
scussione i tradizionali modelli storico-artistici di pro-
duzione e pubblicazione della storia dell’arte. Gli stessi
cataloghi ragionati di un artista tendono a optare per
una formula dove le informazioni storico-artistiche e gli
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aspetti legati alle analisi e alle tecniche di conservazione
possono essere tra loro confrontabili9.

A questi elementi si aggiunge un ulteriore dato che
sta acquistando sempre maggiore consapevolezza nella
ricerca storico-artistica: ricostruire l’originale collocazione
dell’opera. Da sempre il lavoro dello storico dell’arte ha
trovato imprescindibile l’accesso a riproduzioni di alta
qualità e rivoluzionario in tal senso è stato l’uso della fo-
tografia, tanto che aziende come quella dei fratelli Alinari
di Firenze devono la loro fama all’essersi specializzate
nel settore delle riproduzioni storico-artistiche chiedendo
e ottenendo speciali permessi per fotografare opere d’arte
più significative dalle collezioni europee10. Tuttavia, tali
riproduzioni dai formati standardizzati avevano il difetto
di risultare pur sempre dei surrogati dell’originale; inoltre,
aumentando il dettaglio e deformando la scala di visione
dell’immagine dipinta, progressivamente operavano uno
scollamento dell’opera stessa dal suo contesto di riferi-
mento11. Un tentativo di ovviare a questo distacco è stato
operato già nel 1996 da Marylin Aronberg Lavin, con
una impresa pioneristica. Insieme al suo gruppo di ri-
cerca, ha sviluppato un software per la rappresentazione
tridimensionale e dinamica dell’opera d’arte, costruendo
uno dei primi ambienti virtuali sulle Storie della Vera
Croce (1452-1566) di Piero della Francesca, il ciclo di af-
freschi che decorano la cappella maggiore della Basilica
di San Francesco ad Arezzo. Con il Piero Project, Aron-
berg Lavin riconosce le potenzialità dello strumento di-
gitale rispetto a quello di riproduzione analogica, una
superiorità motivata nella nuova possibilità di lettura tri-
dimensionale dell’opera nel suo insieme, offrendo nuovi
stimoli per la storia dell’arte, per esempio quello di leggere
la connessione narrativa fra le scene. Una simile visione
poteva anche essere utilmente usata a fini didattici ed
educativi. A tale scopo è opportuno citare l’ampio ausilio
di ricostruzioni digitali a cui Tristan Weddigen12 ricorre
nel corso dei suoi studi sugli allestimenti della Galleria
Reale di Dresda, che hanno permesso di ricomporre la
disposizione dei dipinti sulle pareti del 1750. La Galleria,
riaperta nel 2020 dopo un lungo restauro di quasi sette
anni, ha avuto negli anni di chiusura una seconda vita
digitale. Dal 2007 al 2011 lo Staatliche Kunstsammlungen
di Dresda ha promosso e sostenuto il progetto di resa
virtuale in 3D della Galleria degli “Antichi Maestri” ser-
vendosi dell’ambiente digitale di Second Life®13. 

L’ insistenza sulla necessità di analizzare la tecnica di
Caravaggio, emersa negli studi nel corso degli ultimi
trent’anni, ha generato una mole di nuovi materiali, ana-
lizzati dagli studiosi con un certo entusiasmo, in partico-
lare riguardo alla possibilità di poter corroborare le at-

tribuzioni e risolvere alcune importanti questioni crono-
logiche grazie alla lettura dei dati diagnostici14. Questo
tipo di approccio solleva alcuni interrogativi di carattere
metodologico e le numerose discussioni sull’argomento
si concludono assegnando un innegabile valore conosci-
tivo alle analisi scientifiche, ma ribadendo sempre la ne-
cessità di una valutazione dell’opera che tenga conto del-
l’analisi stilistica tradizionale, delle testimonianze delle
fonti e della storia della provenienza. Inoltre, è stato da
più parti sottolineato come l’esecuzione delle indagini
diagnostiche in materia difforme o con strumenti diversi
possa portare a risultati non totalmente comparabili e
come si renda necessario poter offrire a tutti gli studiosi
l’accesso a questo tipo di documenti, alla pari di studi
storici e documentari che, attraverso la pubblicazione,
sono disponibili alla comunità scientifica. La riflessone
su queste esigenze ha dato luogo ad alcuni progetti di ri-
cerca in corso di elaborazione, come l’Archivio diagno-
stico digitale-Corpus Caravaggesco, che si avvale dell’in-
sieme di dati e informazioni raccolti all’interno del
progetto ArsRoma. La banca dati è uno dei progetti più
prestigiosi tra quelli condotti dal Digital Humanities Lab
della Biblioteca Hertziana. Indirizzata alla ricerca sulla
pittura a Roma tra il 1580 e il 1630 prende vita nel 2002
sotto la guida della professoressa Sybille Ebert-Schifferer,
direttrice emerita della Biblioteca15.

Grazie alla collaborazione con ArsRoma nel 2015,
l’Archivio diagnostico digitale-Corpus Caravaggesco rac-
coglie le indagini diagnostiche e morfologiche realizzate
su 110 opere conservate in collezioni pubbliche e private.
Il database affianca immagini digitalizzate delle opere
d’arte a quelle digitali risultate da radiografie a raggi X,
infrarossi fotografici, riflettografie, oltre a indagini chi-
mico- fisiche16. Il progetto è interessante per la lettura
integrata che offre dell’oggetto artistico, presentando in
maniera interconnessa e interattiva la struttura strati-
grafica e il processo compositivo del dipinto e per il
fatto di prendere in considerazione non solo opere di
Caravaggio, ma anche dei suoi seguaci e contemporanei,
allargando il raggio della ricerca. Nel motivare i molte-
plici livelli di lettura di questo archivio digitale, Marco
Cardinali, curatore del Corpus Caravaggesco, evidenzia
come, rispetto ai database iconologici e documentari,
qualsiasi archivio digitale incentrato sulla tecnica pitto-
rica debba comprendere una maggiore varietà di dati,
informazioni e immagini17.

Alcuni dei progetti fin qui elencati mirano ad offrire
un panorama, per quanto non esaustivo, del tipo di ap-
proccio che caratterizza molte delle produzioni di Digital
Art History, dove si predilige un’attenzione ai dati archi-
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vistici, di approfondimento altamente specialistico e dove
poco spazio è dedicato alla contaminazione con altri am-
biti di ricerca o all’inserimento di tali risorse all’interno
di luoghi di fruizione come quello museale. Un ulteriore
aspetto che a mio avviso dovremmo superare nei prossimi
progetti è  la separazione tra il documento e l’oggetto
d’arte. Anche quando si tratta di immagini che non solo
riproducono in digitale, ma permettono di iper visualiz-
zare l’opera d’arte, queste appaiono come dei corredi a
fonti documentarie. Le scelte operate dai progetti digitali
sviluppati all’interno dei musei dovrebbero tendere a
sviluppare i cataloghi online delle proprie collezioni in
modo da rendere l’opera protagonista di un racconto
storico ed espositivo, per instaurare un dialogo sfaccettato
con l’utente. In questo ambito si potrebbe inserire anche
un progetto digitale su Caravaggio, che tenga conto non
solo della possibilità di rendere consultabili gli esiti della
diagnostica, ma anche di poterli efficacemente correlare
alla bibliografia relativa alle opere, alle fonti, alle copie
dell’opera stessa.

Un simile approccio mi sembra caratterizzare un
progetto in fase di sperimentazione della Galleria Bor-
ghese, che dal 2018 propone l’elaborazione di una piat-
taforma innovativa per raccogliere gli studi attorno al-
l’opera di Caravaggio. 

L’ideazione e, dal 2014, la proprietà intellettuale
del progetto per un Caravaggio Research Institute è di
Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghese, spinta
dalla volontà di rendere fruibile i materiali sull’artista
contenuti nell’archivio del Museo. 

Un fondo rilevante non solo per la considerevole
consistenza di dati, ma anche per l’originalità della me-
todologia proposta nel loro rilevamento. Il fondo è
composto da materiale complesso e vario, non solo di
natura storiografica, critica, filologica e documentale,
ma comprende anche analisi diagnostiche, chimiche,
fotografiche e radiografiche.

Il lavoro di elaborazione richiesto per organizzare tale
complessità ed eterogeneità di materiale offre una com-
parazione tra i profili storico artistici, documentali-ar-
chivistici, di diagnostica avanzata sui materiali, sull’uso
degli strumenti usati dall’artista, sulla situazione e con-
dizione fisica delle opere.18 Inizialmente destinato a una
pubblicazione cartacea, il progetto ha adottato una pro-
spettiva digitale, l’unica in grado di garantire una pro-
gressiva implementazione dei dati, una diffusione in tutta
la comunità scientifica, una possibilità immediata di let-
tura comparativa dei dati.

Pur essendo ancora in fase di sperimentazione, gli
elementi di innovazione del Progetto Caravaggio risie-

dono nel modello di piattaforma scelto che predilige non
solo una consultazione interattiva delle risorse catalogate,
ma anche l’interoperabilità del dato informatico renden-
dolo materiale assimilabile dalle piattaforme digitali di
centri di ricerca o musei e da tutte quelle sedi idonee a
condividerlo e implementarlo19. Questa soluzione con-
sentirà alla piattaforma di collegare i propri dati a quelli
presenti su altri database permettendo di integrare e dare
nuovi sviluppi alle ricerche in essere sull’opera dell’artista. 

L’aspetto più ambizioso della piattaforma risiede
nella possibilità di accogliere una banca dati che per
ciascuna opera comprenderà: la bibliografia completa
ed aggiornata, i dati storiografici, filologici, iconografici,
documentari, archivistici (attraverso la scansione di cia-
scun documento dall’originale), un completo corredo
diagnostico in forma digitale, associato a riproduzioni
fotografiche in alta risoluzione e a macrofotografie. Ma
la sfida accolta da sempre più istituzioni culturali20 è
quella di puntare verso una piattaforma digitale che
alla forma del repository prediliga quella dello spazio
virtuale, stimolo per un vivace confronto su Caravaggio
e la sua opera. 

Il museo è il luogo adatto ad ospitare questo tipo di
progetto perché attraverso il proprio sito web consente
di integrare alle risorse del database quelle del catalogo
delle collezioni, sovrapponendo alle opere, attraverso
immagini ad alta risoluzione, ricostruzioni virtuali e in-
dagini diagnostiche. Permette così una più immediata
interazione da parte di una stratificata tipologia di utenti,
affiancando ad uso altamente specialistico una consulta-
zione declinata su differenti livelli, interessando aspetti
diagnostici, storici, rivolgendosi a conservatori, restau-
ratori, professionisti museali, collezionisti, studenti, ap-
passionati. A questa pluralità di utenza, favorita dal luogo
museale, si aggiunge l’elemento contestuale, che consiste
nella possibilità di accedere alla risorsa digitale da di-
spositivi locali, disponibili nel museo, o mobili, tramite
una app legata alla piattaforma.

Ma come trasporre questi intenti progettuali all’in-
terno di una struttura digitale? Quali i linguaggi e quali i
modelli più consoni per un tale insieme di risorse?

Si è già parlato dello standard CIDOC-CRM come
uno dei più adatti a interpretare questo tipo di piatta-
forma, perché ampiamente diffuso e largamente utilizzato
nel mondo dei database per i beni culturali. Accanto alla
vasta applicazione di questo standard si è affermato, dalla
sua presentazione nel 2011 alla Stanford University, il
protocollo IIIF-International Image Interoperability Fra-
mework21, un ulteriore standard che ha il suo motore
nello sviluppo di applicazioni API-Applicative Program-
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Fig. 1. Screenshot
copyrighted, Cranach
Digital Archive, catturato
da Stefania De Vincentis.
L’interfaccia di studio e
confronto sull’opera

Fig. 2. Screenshot
copyrighted, Closer to van
Eyck, catturato da
Stefania De Vincentis.
Dettaglio dell’analisi
comparata sulle fasi del
restauro della Pala di
Ghent di Jan van Eyck

Fig. 3. Screenshot
Copyrighted, Aries-
ArtImage Exploration
Space, catturato da
Stefania De Vincentis. Lo
strumento della timeline
ricostruire virtualmente la
scansione temporale di
una collezione



ming Interface, che possono interagire con le informa-
zioni presenti nelle schede catalogate all’interno dei da-
tabase. Le utilità di uno standard IIIF integrato al CI-
DOC-CRM risiede non solo nella possibilità di accedere
alle tecnologie per l’analisi, la comparazione e la condi-
visione delle immagini tra una molteplicità di archivi di-
gitali, ma anche nell’aver adottato una politica di espor-
tazione del dato su Github, il social network per la
comune fruizione dei codici sorgente dei programmi per
il controllo di versione del dato informatico.

In breve, l’ecosistema IIIF è dedicato a una più im-
mediata ed economica trasmissione e condivisione delle
immagini sfruttando i protocolli di interoperabilità e la
struttura del web, accessibile da nuovi utenti grazie alla
sua formula open-source, amplificando le possibilità di
azioni sugli archivi di immagini e in grado di ridurre,
grazie alla community di cui è parte, la manutenzione a
lungo termine e l’obsolescenza della tecnologia. Le ap-
plicazioni presenti nel suo sistema di interfacce offrono
agli utenti un ricco set di funzionalità di base per visua-
lizzare, confrontare, manipolare e lavorare con le imma-
gini sul web, in maniera condivisibile, citabile e incorpo-
rabile. Una di queste è Mirador un programma open
source per la visualizzazione di immagini ad altissima de-
finizione all’interno di un ambiente virtuale che consente
un plurimo confronto attingendo a diversificati e molte-
plici repositories. 

Possiamo trovare l’adozione di questa risorsa nel ca-
talogo online delle collezioni del Rijksmuseum, oppure
tra gli strumenti principali pensati per il PhotoTech22,
uno dei progetti per la Digital Art History sviluppati dal
Getty Research Institute, che avvia l’opera di digitalizza-
zione degli oltre due milioni di fotografie raffiguranti di-
pinti, sculture, stampe e opere d’arte decorativa conser-
vate fisicamente nel Photo Archive.

Le soluzioni adottate da questi centri possono rap-
presentare dei validi modelli anche per l’organizzazione
del Progetto Caravaggio. L’eterogeneità delle fonti digi-
talizzate attorno all’opera del pittore si presterebbe bene
a un confronto sfaccettato all’interno di uno di questi
ambienti virtuali che dialogano strettamente con il con-
testo museale e quindi con le collezioni reali. 

Con l’intento di proporre un ulteriore caso a con-
fronto, l’interfaccia sviluppata dalla Frick Collection rap-
presenta una soluzione che segue questa linea di approc-
cio nella presentazione e nello studio delle immagini
digitali riprodotte o ricavate a partire dallo studio delle

collezioni storico artistiche. Mi riferisco allo strumento
Aries - Art Image Exploration Space, uno spazio di lavoro
per l’organizzazione e la manipolazione delle riproduzioni
digitali di opere d’arte (fig. 3), dove è possibile accostare
sorgenti digitali di differente tipologia e che ben si presta
al raffronto incrociato, per esempio23. Le funzionalità di-
sponibili permetterebbero di disporre anche le immagini
del progetto Caravaggio su una linea temporale per se-
guire i differenti risultati a cui nel corso degli anni queste
analisi hanno condotto, agevolando il paragone diretto
con l’originale digitalizzato dell’opera d’arte. La ricchezza
di immagini diagnostiche realizzate nel corso delle ricer-
che sull’opera di Caravaggio rappresenta, credo, un ele-
mento peculiare del fondo della Galleria Borghese, che
può trarre giovamento da un opportuno sistema di or-
ganizzazione digitale in grado di sottolineare questa uni-
cità, di renderla immediatamente riconoscibile e, quindi,
fruibile. A tal proposito, un aspetto non secondario, pos-
sibile proprio grazie all’uso di Aries, è quello che consente
di ricomporre a livello spaziale l’assetto decorativo delle
collezioni nei loro contesti originali, riunendo, grazie alla
codifica in Linked Open Data, molteplici informazioni
sull’opera provenienti da documenti, testi, fotografie,
scansioni24. Tuttavia, la ricostruzione digitale resta, in
questo caso, ancorata a un livello di bidimensionalità che
altre soluzioni di ambienti virtuali si propongono di su-
perare. Come la piattaforma New Art City25, concepita
nel 2020 per l’esposizione di progetti di arte digitale frui-
bili nella loro forma originale. Si presenta come una
stanza virtuale dove gli oggetti digitali, costituiti da codici,
acquisiscono tridimensionalità e dinamicità, le immagini
trovano un nuovo contesto di rappresentazione e le ri-
costruzioni uno spazio di creazione disponibile a diverse
letture e accostamenti. Un ambiente di questo tipo può
fungere da valida alternativa virtuale per progettare alle-
stimenti museali, mostre e progetti che traggano alimento
da un iniziale database.

Le ipotesi di ricerca per un modello di piattaforma
addotte finora rincorrono lo sforzo di ripensare le colle-
zioni online perseguito da istituti come il Getty Museum
e la Frick Collection, che mirano a creare un ambiente
interattivo e collaborativo, dove l’oggetto digitale possa
essere letto e ricercato nella formula più idonea ai bisogni
degli utenti.

In conclusione, vagliando queste opportunità, il mu-
seo realizza la sua vocazione di laboratorio per la ricerca
sulla storia dell’arte, anche digitale.
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sforming Research Methodologies: The
Frick Art Reference Library’s Collaborative
Approach, in Collecting and Provenance:
A Multidisciplinary Approach, a cura J.
Milosh, N. Pearce, London, 2019, pp.
61-72.

25 https://newart.city/
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La redazione di una bibliografia ragionata caravag-
gesca è un’operazione complessa. Michelangelo Merisi
ha sempre esercitato un grande fascino non solo sugli
storici dell’arte, ma anche su artisti e letterati, che si
sono cimentati nella descrizione delle sue opere e nella
narrazione della sua vita sregolata e in odore di male-
dizione.

A partire dal 2010, anno del quarto centenario dalla
morte dell’artista che ha visto numerose attività espo-
sitive, congressuali e di ricerca, gli studi su Caravaggio
hanno assunto anche una strada scientifica. Grazie alle
nuove tecnologie radiografiche, alle indagini diagno-
stico-scientifiche e alle sempre più sofisticate analisi di-
sponibili per l’approfondimento delle tecniche
artistiche utilizzate in occasione dei restauri, si è assi-
stito sempre più spesso a delle mostre-evento realizzate
in occasione delle operazioni di pulizia e manutenzione
dei dipinti. A questo si aggiungano le esposizioni dove,
accanto alle opere del Merisi, vengono poste le relative
immagini delle indagini scientifiche.

Oltre alla compagine di analisi, gli studi e le mostre

intorno a Caravaggio si sono concentrate anche sui ri-
trovamenti documentari, sui rapporti con i letterati e i
committenti, sulla lettura iconografica delle sue opere
e sull’ambiente artistico di amici e nemici esistente in-
torno al Merisi e al suo modus pittorico, anche dopo la
sua morte. Nonostante il gran numero di titoli pubbli-
cati, è possibile riflettere su quanto il contesto del Sei-
cento caravaggesco possa ancora apportare alla giovane
disciplina storico-artistica delle interessanti e inedite
notizie, con stimolanti spiragli nell’ambito della storia
sociale dell’arte e degli studi di cultura visuale.

La bibliografia che segue è divisa in tre sezioni. La
sezione Mostre presenta in ordine cronologico i cata-
loghi delle esposizioni temporanee2, la Bibliografia in
ordine cronologico riporta, anno dopo anno, gli studi
pubblicati nell’ultimo decennio, mentre nel segmento
Restauri e indagini scientifiche vengono proposti, sem-
pre in ordine cronologico, i contributi relativi a restauri
ed indagini scientifiche eseguite sulle opere di Cara-
vaggio pubblicati sempre nel medesimo arco cronolo-
gico3.
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Bibliografia dell’ultimo decennio di studi*

* La bibliografia redatta è aggiornata a
quando censito su Kubikat (catalogo on-
line dell’Unione delle biblioteche d’arte
Hertziana di Roma, Kunsthistorisches In-
stitut di Firenze, il Zentralinstitut für
Kunstgeschichte di Monaco di Baviera e
Deutsches Forum für Kunstgeschichte di
Parigi) nel novembre 2020.

Note

1 Fanno eccezione alcune mostre in cui è
stata conferita grande rilevanza alle in-
dagini scientifiche o ai restauri nel con-
testo espositivo. Le mostre sono state
tutte elencate e laddove è stato possi-
bile, sono stati menzionati i saggi pre-

senti all’interno di ogni singolo cata-
logo.

2 Qualora i contributi facciano parte di un
catalogo di una mostra o di un volume
miscellaneo si troveranno nella sezione
Restauri e indagini scientifiche, scorporati
dal loro contesto originario riportato
nella bibliografia cronologica.



Mostre

Caravaggio in Piemonte: luce e ombre dal
Seicento, catalogo della mostra (San Se-
condo di Pinerolo, Castello di Miradolo,
2 ottobre 2010-30 gennaio 2011) a cura
di P. Caretta, D. Magnetti, Torino, 2010

Caravaggio’s friends & foes, catalogo della
mostra (Londra, Whitfield Fine Art, 27
maggio-23 luglio 2010) a cura di E.
Clark, C. Whitfield, London, 2010

Caravaggio e altri pittori del Seicento: capo-
lavori dal Wadsworth Atheneum di Har-
tford, catalogo della mostra (Rimini,
Castel Sismondo, 23 ottobre 2010-27
marzo 2011) a cura di M. Goldin, E.M.
Zafran, Treviso, 2010

Caravaggio e Guercino: artisti per il cardinal
del Monte, catalogo della mostra (Monte
Santa Maria Tiberina, Castello Bourbon
del Monte, 1-3 ottobre 2010) a cura di M.
Marini, Pontedera, 2010

Caravaggio e la fuga: la pittura di paesaggio
nelle ville Doria Pamphilj, catalogo della
mostra (Genova, Villa del Principe, 26
marzo-26 settembre 2010) a cura di A.
Mercantini, Milano, 2010

Caravaggio e caravaggeschi a Firenze, cata-
logo della mostra (Firenze, Galleria Pala-
tina, Palazzo Pitti; Galleria degli Uffizi 22
maggio-17 ottobre 2010) a cura di G.
Papi, Livorno, 2010

A. Natali, Modelli eventuali, pp. 12-17

S. Casciu, Firenze, il Caravaggio, i cara-
vaggeschi, pp. 18-21

G. Papi, Caravaggio, Artemisia e gli altri:
introduzione ai contenuti della mostra, pp.
22-41

M. Gregori, Riflessioni e ricordi in mar-
gine alle mostre fiorentine, pp. 42-49

M.C. Fabbri, L’ anello mancante: nuove
ipotesi sulle circostanze di morte del Cara-
vaggio, pp. 50-67

G. Papi, Da Roma a Firenze: dal martirio
di San Matteo di Caravaggio alla Resurre-
zione di Cecco, pp. 68-85

M. Rossi, «Sur una spiaggia se ne morì cor-
rendo». Caravaggio toscano da Milesi a
Baldinucci, da Dati a Bellori, pp. 86-97

Caravaggio, catalogo della mostra (Roma,
Scuderie del Quirinale, 22 febbraio-13
giugno 2010) a cura di C. Strinati, Mi-
lano, 2010

C. Strinati, Il pittore Michelangelo Merisi
da Caravaggio, pp. 21-25

R. Vodret, F. Buranelli, Caravaggio asso-
luto, pp. 27-32

M. Calvesi, Riposo durante la fuga in
Egitto, pp. 34-41

M.C. Terzaghi, I bari, pp. 42-49

B. Savina, I musici, pp. 60-67

A. Coliva, Ragazzo con canestra di frutta,
pp. 68-75

M. Gregori, Bacco, pp. 76-81

M. Calvesi, Canestra di frutta, pp. 82-89

S. Ebert-Schifferer, Santa Caterina d’Ales-
sandria, pp. 90-95

R. Vodret, Giuditta che taglia la testa a
Oloferne, pp. 96-105

F. Buranelli, Conversione di Saulo, pp.
106-115

S. Danesi Squarzina, Cena in Emmaus,
pp. 116-123

S. Guarino, San Giovanni Battista, pp.
124-131

S. Benedetti, Cattura di Cristo nell’orto,
pp. 132-139

B.W. Lindemann, Amore Vincitore
(Amor vincit Omnia), pp. 140-145

A. Paolucci, Deposizione, pp. 146-151

M. Pupillo, San Giovanni Battista, pp.
152-157

V. Pacelli, San Giovanni Battista, pp. 158-
167

C. Acidini, Sacrificio di Isacco, pp. 168-
175

W. Prohaska, R. Wald, Incoronazione di
spine, pp. 176-183

S. Bandera, Cena in Emmaus, pp. 184-
193

L. Mochi Onori, Flagellazione di Cristo,
pp. 194-199

V. Abbate, Amore dormiente, pp. 200-
207

F. Cappelletti, Annunciazione, pp. 208-
213

A. Zuccari, Seppellimento di Santa Lucia,
pp. 214-219

G. Barbera, Adorazione dei Pastori, pp.
220-225

A. Coliva, Davide con la testa di Golia,
pp. 226-231

S. Macioce, Biografia di Caravaggio, pp.
236-239

Caravaggio: mecenati e pittori, catalogo della
mostra (Caravaggio, Palazzo Gallavresi:
25 settembre-12 dicembre 2010) a cura
di M.C. Terzaghi, Cinisello Balsamo,
2010

The last Caravaggio, catalogo della mostra
(Amsterdam, Rembrandthuis, 3 dicem-
bre 2010-13 febbraio 2011) a cura di B.
Treffers, G. van den Hout, Zwolle, 2010 

De laatste Caravaggio, catalogo della mostra
(Amsterdam, Rembrandthuis, 3 dicem-
bre 2010-13 febbraio 2011) a cura di B.
Treffers, G. van den Hout, Zwolle, 2010 

Caravaggio a Palazzo Borromeo, catalogo
della mostra (Ambasciata d’Italia presso
la Santa Sede, 11 -18 febbraio 2010) a
cura di S. Zanardi Landi, Torino, 2010

Echi caravaggeschi in Puglia, catalogo della
mostra (Lecce, Chiesa di San Francesco
della Scarpa; Bitonto, Galleria Nazionale
della Puglia Girolamo e Rosaria De-
vanna, 13 marzo-15 maggio 2011) a cura
di A. Cassiano, Irsina, 2011

Caravaggio a Roma. Una vita dal vero, cata-
logo della mostra (Roma, Archivio di
Stato, 11 febbraio-15 maggio 2011) a
cura di M. Di Sivo, O. Verdi, Roma, 2011

E. Lo Sardo, Caravaggio alla Sapienza:
prefazione, pp. 15-18

M. Di Sivo, “Questo pittore si dimanda
Micchalangelo”: tracce di vita romana di
Michelangelo Merisi, pp. 19-23

C. Strinati, Quesiti caravaggeschi, pp. 24-31
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O. Verdi, “So’ cascato per queste strade”:
la città del Caravaggio, pp. 32-45

A. Pampalone, Caravaggio “virtuoso”: una
leggenda?, pp. 45-53

A. Cesarini, Il musico, il barbiere, il ferra-
iolo: una testimonianza inedita sui primi
anni di Caravaggio a Roma, pp. 54-59

O. Baroncelli, Caravaggio e l’Ospedale di
Santa Maria della Consolazione, pp. 60-64

F. Curti, Sugli esordi di Caravaggio a
Roma: la bottega di Lorenzo Carli e il suo
inventario, pp. 65-76

L. Sickel, Sull’arrivo di Caravaggio a
Roma: lo zio Ludovico Merisi e Pandolfo
Pucci, pp. 77-81

F. Curti, Un quadro “cum figuris”: il mer-
cante Fabio Nuti, pp. 82-89

M. Di Sivo, Uomini valenti: il processo di
Giovanni Baglione contro Caravaggio, pp.
90-108

F. Papi, Ombre e luci nel processo a Cara-
vaggio: ipotesi sulla Resurrezione di Ba-
glione, novità su Filippo Trisegni e una
proposta per Francesco Scarpellino, pp.
109-116

D. Soggiu, La vita di Caravaggio: il con-
tratto inedito e altri documenti, pp. 117-123

A. Zuccari, Caravaggio in ’cattiva luce’?
Lo studio in vicolo di San Biagio e la que-
stione del soffitto rotto, pp. 124-129

R. Vodret, Un nuovo ritrovamento docu-
mentario e il problema della luce nello stu-
dio di Caravaggio, pp. 130-136

C. Cerati, Volti e corpi di Caravaggio: la
natura dei modelli, pp. 137-142

D. Balduzzi, Via da Roma: l’omicidio e la
fuga, pp. 143-147

F. Ferruzzi, Caravaggio è morto nel 1609?
La cronologia dei documenti e il ’caso’ di
Porto Ercole, pp. 148-153

S. Danesi Squarzina, Il Fondo Giustiniani
presso l’Archivio di Stato di Roma: Cara-
vaggio e caravaggeschi negli inventari delle
ultime vendite, pp. 154-156

S. Macioce, Caravaggio invenit, pp. 157-
164

P. Moreno, Caravaggio, l’antico e il vero:
immagini come documenti, pp. 165-178

C. Prosperi, Caravaggio: il restauro dei do-
cumenti, pp. 179-182

Caravaggio & his followers in Rome, cata-
logo della mostra (Ottawa, National Gal-
lery of Canada, 17 giugno-11 settembre
2011; Fort Worth, Kimbell Art Museum,
9 ottobre 2011-8 gennaio 2012) a cura di
D. Franklin, S. Schütze, New Haven,
2011

Gli occhi di Caravaggio: gli anni della forma-
zione tra Venezia e Milano, catalogo della
mostra (Milano, Museo Diocesano, 11
marzo-3 luglio 2011) a cura di V. Sgarbi,
Cinisello Balsamo, 2011

M. Gregori, I ricordi del Caravaggio, pp.
17-25

G. Berra, Il Caravaggio nel ducato di Mi-
lano: “questo pittore... al parlare tengo sia
milanese... mettete lombardo, per che lui
parla alla lombarda”, pp. 27-45

P. Caretta, Invenzione e metodo: da Lo-
mazzo a Caravaggio, pp. 47-57

I bari a confronto: il giovane Caravaggio
nella casa del cardinale Francesco Maria
del Monte, catalogo della mostra (Monte
Santa Maria Tiberina, Palazzo Museo
Bourbon del Monte, 29 settembre-7 ot-
tobre 2012) a cura di P. Carofano, Pon-
tedera, 2012

Corps et ombres: Caravage et le caravagisme
européen, catalogo della mostra (Mon-
tpellier, Musée Fabre; Ville de Toulouse,
Musée des Augustins, 23 giugno-14 otto-
bre 2012) a cura di M. Hilaire, A. Hé-
mery, Milano, 2012

H. Michel, Corps et ombres: Caravage et
le caravagisme européen, pp. 17-23 

G. Papi, Caravage, sa méthode et son
“école”: réflexions et actualisations, pp.
25-43

H. Michel, Caravage, pp. 45-99 

J. Walker Mann, Le caravagisme au début
du XVIIe siècle à Rome: options créatives
et vision naturaliste, pp. 101-137

A. Hémery, La génération de Caravage
dans le Nord: attractions et résistances, pp.
139-145

A. Lemoine, L’art d’après nature: réflexions
sur l’apparence du naturel dans la peinture
caravagesque à Rome, pp. 157-207

L.F. Orr, Le caravagisme à Utrecht, pp.
209-259

H. Michel, La tentation caravagesque, pp.
261-305

A. Hémery, Matthias Stom, le prolixe mé-
connu, pp. 307-323

G. Kientz, D’une péninsule à l’autre: Ca-
ravage et le caravagisme à Naples et en
Espagne, pp. 325-361

O. Zader, Les caravagesques flamands, pp.
363-401

O. Zader, Après Utrecht: Rembrandt et la
peinture d’histoire en Hollande, pp. 403-
423

A. Hémery, Un cabinet de dessins car-
avagesques, pp. 425-445

P. Choné, Georges de La Tour, les affinités
électives, pp. 447-473

Caravaggio, la Resurrezione di Lazzaro, ca-
talogo della mostra (Roma, Museo di
Roma, Palazzo Braschi, 16 giugno-15 lu-
glio 2012) a cura di D. Radeglia, Roma,
2012

A. Zuccari, “Mors et vita duello conflixere
mirando”: la Resurrezione di Lazzaro del
Caravaggio, pp. 20-27

D. Spagnolo, La Resurrezione di Lazzaro
del Caravaggio per i Padri Crociferi: con-
testi, antefatti e storia critica, pp. 28-37

Roma al tempo di Caravaggio. 1600-1630,
catalogo della mostra (Roma, Museo Na-
zionale di Palazzo Venezia, Saloni Monu-
mentali, 16 novembre 2011-5 febbraio
2012) a cura di R. Vodret, vol. I: Opere,
Roma, 2012

Roma al tempo di Caravaggio. 1600-1630,
catalogo della mostra (Roma, Museo Na-
zionale di Palazzo Venezia, Saloni Monu-
mentali, 16 novembre 2011-5 febbraio
2012) a cura di R. Vodret, vol. II: Saggi,
Roma, 2012

R. Vodret, Non solo Caravaggio, pp. 21-95

F. Isman, Che secolo, quando Caravaggio
arriva a Roma, pp. 97-107
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C. Strinati, Aspettando Caravaggio, pp.
109-115 

M. Moretti, I Petrignani di Amelia nella
Roma di Caravaggio: mecenatismo e com-
mittenza, pp. 117-135

S. Macioce, Il Cavalier Baglione: contrasti
di un accademico virtuoso, pp. 137-143

H. Economopulos, Il cardinale Paolo
Sfondrati committente di Giovanni Ba-
glione, pp. 145-169

V. Markova, Tommaso Salini, tra Baglione
e Caravaggio, pp. 171-181

A. Zuccari, Un caso enigmatico del cara-
vaggismo romano: il Giudizio di Salomone
della Galleria Borghese, pp. 183-187

M.C. Terzaghi, Roma vista da Milano: per
una rilettura degli esordi dei pittori lom-
bardi e piemontesi a Roma, pp. 189-207

M.G. Aurigemma, Presenze dei veneti a
Roma, 1590 – 1630, pp. 209-227

M.G. Aurigemma, Saraceni (e la scuola)
da “ritrovare”, pp. 229-233 

S. Danesi Squarzina, Roma 1600 - 1630:
i Giustiniani, collezionisti di Caravaggio,
pp. 235-245

R. Morselli, Bologna “nuova e dilettevole
Atene”: considerazioni sui pittori bolo-
gnesi attivi a Roma tra il 1600 e il 1630,
pp. 251-271

B. Granata, Note sui pittori bolognesi
nella collezione del cardinale Alessandro
Peretti Montalto, pp. 273-283

R. Morselli, Guido Reni da Bologna a
Roma e ritorno, pp. 285-293

G. Semenza, Pittori marchigiani a Roma
tra la fine del Cinquecento e il primo tren-
tennio del Seicento, pp. 295-315

S. Prosperi Valenti Rondinò, Toscani a
Roma, pp. 317-329

N. Spinosa, Pittori napoletani a Roma
(1600 - 1630), pp. 331-343

G. Leone, Oltre Napoli, pp. 345-363

G. Papi, Fiamminghi e olandesi a Roma,
pp. 365-379

A. Brejon de Lavergnée, La prima gene-
razione dei pittori francesi a Roma: Jean
Boucher, Horace Le Blanc, Guy François
de Boulogne, pp. 381-391

G. Porzio, Pittori spagnoli nella Roma ca-
ravaggesca: un bilancio, pp. 393-405

G. Papi, Il giovane Ribera: riflessioni, pp.
407-415

F. Cappelletti, Dipingere e appendere
paesi e fiori e frutta, a Roma nel primo Sei-
cento, pp. 417-431

P. Cavazzini, Fiori, frutti e animali nel
mercato artistico romano di primo Sei-
cento, p. 433-445

Caravaggio e seus seguidores, catalogo della
mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de
Cultura 15 maggio-15 luglio 2012; Museo
di Arte di San Paolo, 25 luglio-30 settem-
bre 2012; Buenos Aires, Museo Nacional
de Buenos Aires, 22 ottobre-15 dicembre
2012) a cura di R. Vodret, G. Leone, F.
Magalhães, São Paulo, 2012

R. Vodret, Caravaggio: vida e obras, pp.
14-41

R. Vodret, A tecnica de execução, pp. 42-
47

G. Leone, Caravaggio e seus seguidores:
as obras em exposição, pp. 48-67

F. Magalhães, A presença no Brasil de Ca-
ravaggio e seus seguidores, pp. 68-73

S Caravaggiom u Europu: Vecera u Emausu:
iz milanske Pinakoteke Brera u Zagrebu =
Un Caravaggio per l’Europa: La Cena in
Emmaus: dalla pinacoteca di Brera di Mi-
lano a Zagabria, catalogo della mostra
(Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 5 giu-
gno-31 agosto 2013) a cura di A. Pacia,
Milano, 2013

Capolavori caravaggeschi a Novara: pittura
di realtà a Novara e nel suo territorio, ca-
talogo della mostra (Novara, Arengo del
Broletto, 31 maggio-20 luglio 2014) a
cura di A.M. Bava, F. Gonzales, Novara,
2014

Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis Mahon
e l’arte italiana del XVII secolo, catalogo
della mostra (Roma, Palazzo Barberini,
26 settembre 2014-8 febbraio 2015) a
cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Andro-
sov, Roma, 2014

M. Gregori, Presenza di Longhi e Mahon
negli studi caravaggeschi degli anni Cin-
quanta del Novecento = Presence of Lon-
ghi and Mahon in the Caravaggio studies
of the 1950s, pp. 53-56

A. Coliva, Caravaggio, Scipione Borghese
e il mancato ritorno a Roma = Caravaggio,
Scipione Borghese and the failure to return
to Rome, pp. 57-61

M. Gregori, Come dipingeva il Caravag-
gio = How Caravaggio painted, pp. 63-66

S. Androsov, Caravaggio e i suoi contem-
poranei negli scritti degli storici dell’arte
russi del Novecento = Caravaggio and his
contemporaries in the writings of 20th-
century russian art historians, pp. 67-75

Tanzio da Varallo incontra Caravaggio: pit-
tura a Napoli nel primo Seicento, catalogo
della mostra (Napoli, Gallerie d’Italia,
Palazzo Zevallos Stigliano, 24 ottobre
2014-11 gennaio 2015) a cura di M.C.
Terzaghi, Cinisello Balsamo, 2014

M.C. Terzaghi, Ragioni di una mostra, pp.
13-17

M.C. Terzaghi, Tanzio, Caravaggio e com-
pagni tra Roma e Napoli, pp. 19-49

G. Porzio, Tanzio da Varallo e la sua cer-
chia: documenti per gli anni meridionali,
pp. 51-59

F.M. Ferro, Tanzio e la scena del naturali-
smo abruzzese, pp. 61-71

L. Arbace, Qualche traccia per Tanzio a
L’Aquila, pp. 73-79

D. Dall’Ombra, Giovanni Testori e Tan-
zio da Varallo: tracce di un’antologia cri-
tica, pp. 81-85

Caravaggio e i caravaggeschi. La pittura della
realtà, catalogo della mostra (Sassari, Pa-
lazzo Ducale, 26 giugno - 30 otto-
bre 2015) a cura di V. Sgarbi, A.
D’Amico, Sassari, 2015

G. Bocchi, La pittura di natura morta a
Roma nel Seicento e la lezione di Caravag-
gio, pp. 21-29

A. D’Amico, L’ombra del naturalismo ca-
ravaggesco in Sardegna, pp. 31-34

Caravaggio e Mattia Preti a Taverna: un con-
fronto possibile, catalogo della mostra
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(Taverna, Museo Civico, 25 marzo - 3
maggio 2015) a cura di G. Leone, G. Va-
lentino, Roma, 2015

G. Leone, Il “San Giovanni Battista nel
deserto” di Caravaggio nella Galleria Na-
zionale d’Arte Antica in Palazzo Corsini a
Roma, pp. 17-31

R. Vodret, Il San Giovanni Battista Cor-
sini: novità dalla diagnostica, pp. 33-42

G. Valentino, La “Predica di San Gio-
vanni Battista con l’autoritratto di Mattia
Preti” nella Chiesa Monumentale di San
Domenico a Taverna, pp. 45-59

C. Bagnato, Mattia Preti nel cantiere del
non visibile: indagine sull’arte tra luci ed
ombre, pp. 62-72

I miti e il territorio nella Sicilia dalle mille
culture: l’influenza di Caravaggio e dei
Fiamminghi nella pittura meridionale, ca-
talogo della mostra (Salemi, Castello
Normanno-Svevo, 9 agosto-25 ottobre
2015) a cura di F. Paliaga, Pontedera,
2015

Caravaggio e il suo tempo, catalogo della
mostra (San Secondo di Pinerolo, Fonda-
zione Cosso) a cura di V. Sgarbi, A.
D’Amico, Torino, 2015

Il caravaggismo nelle collezioni di Perugia,
catalogo della mostra (Perugia, Palazzo
Lippi Alessandri, 21 marzo-20 novembre
2016) a cura di S. Blasio, Passignano sul
Trasimeno, 2016

L’origine della natura morta in Italia: Cara-
vaggio e il Maestro di Hartford, catalogo
della mostra (Roma, Galleria Borghese,
16 novembre 2016-19 febbraio 2017) a
cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano, 2016

A. Coliva, Caravaggio all’origine della na-
tura morta, pp. 13-19

R. Longhi, Un momento importante nella
storia della “Natura Morta”, pp. 21-23

G.C. Argan, La natura morta, pp. 25-29

L. Spezzaferro, Il Caravaggio, i collezioni-
sti romani, le nature morte, pp. 31-45

G. Berra, I pionieri lombardi della natura
morta italiana, pp. 47-87

F. Paliaga, Caravaggio nella bottega del
Cavalier d’Arpino, pp. 89-103

G. Papi, Caravaggio a Roma: i primi di-
pinti di figura e “natura in posa”, pp. 105-
113

M. Minozzi, La natura morta nel seque-
stro Borghese e negli inventari della Gal-
leria, pp. 115-121

D. Dotti, Il mistero irrisolto del Maestro
di Hartford, pp. 123-143

A. Cottino, L’Accademia del marchese
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