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I SOLAZZI E GIOVANNI ANASTASI 

owero 
PER AMORE, SOLO PER AMORE 

Micr nzoglie Gtibriela ed io sicrmo stiiti fortttrtcrti; le rtostre rispettive fnr11iglie ci 
hunrto por*tcrtofiil dci bcirlzhiili per nzrsei, e /U consuet,tr/ine corl I 'At-te e icr Mlisico fir parte 
dell(/ rlostro strtimrrcr. A bbici~tlo presto oppreso che rlon di rzecessitti i gt*nitdi ciutori ertino 
i nostri preferiti: lo sgtmrdo birichino di trrr personaggio. I 'riggettare di rrrt fiore, 
I 'ir~tperritorsi di zru wvcrllo in rrrz dipirzto rzorz celeberi.ir~zo potevtir~o ottrarci piir deNrr 
perfezioae rcrffciellescn. 

A bittioti ul1t1 cor~tp(rgrlier di ru1 urzgioletto birichirlo che rrd trrt estntico .4postolo 
porge le irtsegrle del r~zur.tirio, rrbbi(rr110 nvrrto tn1 frenlito q~rcirzdo 19crrr~or*e per i drie 
strddetti crmici ci ltn .firtto riconoscer.e. rlellri piitcrcoteco diocesorla di SenignNicr, tcrrtti 
frutelli dell'nngioletto iri tritm tek, de1l;l~asttrsi. Ci sicin~o sorpresi che il pittore 
Senigulliese fosse pr-essochi igrloto ciirche tr-o i concittndirti piir colti, e ci sicmlo se~t i t i  
irlvestiti del dovere di (/issotterr.crrlo doll 'iridebito o blio. Mi qlrcirt do si crnru si wrole 
conoscere di pi{/ srrllci per-sona amutu, nnhre  oltre ti ytrello cAe gli altsi rze llunno scritto. 

E per ur11or4e cite Gobreielo htr iderttljicnto dei mristirti sotto gli sternati cornitrili in 
qzrelle ccrssrrpcrnclre Merstui fir10 lid allora ccrtalogcite conze "Arte A4(irchigi~rra"~ e szrlle 
qtruli gerlemziorli c/i serligcrlliesi iitctrrclnti si ern110 sedzrte; che abbicin~o sentito clze le due 
Adorcrzioni di Scnpezzciito ercirto del rlostro pittore e nort di 1111 copistn; che ~ e l l u  Cllieso 
deller Mcidd(rlertci, tcrrtto citcitci efieqzler~ tcitir per i dello Rovere, i Merstcri e i Fogit trit i. olti-e 
lo groto del cor-o, qzwsi n r-icl~iedere nirrto, occhieggiuvci tin0 telcr del nostro. .forae lci sqtru 
piir irt portcirlte, 12 dint e rlticatci ckgli cirzit i del dopogr ierro. 

E rzorz cer0to per #ir4e i Soloili N I  t~zor~ieitto degli ir!fiocchettrir~eti clze obhicinlo 
dedicato irlteirsantente oltree drte rirzni dellcr rrostrn vito ad approfort dire le scorse ~otizie 
sul vissuto dell 'Arrcrsttisi, dellri stio firrtliglirr, dellrr stra vitrr e persi~ro c/ellci sun obitcrzioire 
senigolliese. noncki srri r4trpporti corr i B~rvierci e i Mnstcii e la Confi.ritentitci dello Croce e 
del SS. Socrcimertto. 

Ed 2 per rrnzore ver*so il itostro pittore e iJer.so i rtostri coilcittodirti e corlte 
inciturtzerito per i giovcirti che ci iicrirno ~izrtato a .fornttrlcire qqttesto hlog. che crd esso 
nbbiar~to nfjduto yrieste ricerche. per4chi nort finissero irl ylrelln specie di "blob" clre si 2 
ver-19cu to u Pu Icrzzo Most[/ i. 

Flavio Solazzi 



Flavio e Gabriela Solazzi 

I MASTAI: DA FRANCESCO D1 VENEZIA A 
GIOVANNI MARIA, CONTE DIPLOMAT0 

DA BRESCLA o CRER~ONA A V E N E ~  

Incerte sono le origini del casato Mastai. Alcune segnalazioni ne individuano il 
ceppo originario nei Mastai de' Federici. cittadini di Brescia "clii lri nobiltd. rzonfrrceo rr 
qlie ' ternpi ostncolo rrd eseracitare 1a negoziat~iro", secondo quanto riferiva nel giornale "il 
Cittadino di Brescia", no 15 del 1' maggio 1878, il sacerdote A. Lodrini. 

Peraltro, nel Codex Diplomaticus Cren~onae sono attestati dei personaggi 
Mastallius e Mastaius, probabili antenati dei nostri Mastai. I Cremonesi furono tanto 
persuasi che i Mastai fossero appartenuti alla loro comunita, che nel 1878, ciok a Papa 
morto (e quindi non certo per accattivarsene la benevolenza), dedicarono un imponente 
monument0 a Pio lX, definendosi "ipsizrs otovortnll cor~cives". ciok concittadini dei suoi 
antenati. 

Che siano da individuarne a Brescia o a Cremona le radici, fatto sta che tra il 1500 
e il 1520 un ramo Mastalli si trasferi a Venezia. 

Qui k stata documentata la presenza di un Francesco Mastai. che a Venezia prese 
moglie ed ebbe due figli. Pompeo e Giovanni Maria. Quest'ultimo & registrato nella 
Parrocchia di S. Giovanni, essendo nato a Venezia il l" febbraio 1557, e con lui inizia un 
nome personale che ricorrera in molti suoi discendenti fino a1 Papa Pio IX. 

A1 pari di molti altri lombardi e veneti. i fratelli Mastai si trasferirono per fare 
fortuna a Senigallia. 11 ramo di Pompeo si estinguera nel giro di due generazioni; prolific0 
e longevo sara quello di Giovanni Maria. 

A Senigallia nel 1579 il ventiduenne Giovanni Maria, indicato poi come 
Giovanni Maria Seniore, risulta sposato a Caterina Gariboldi, appartenente ad una 
facoltosa seppur modesta famiglia (sus sorella era moglie di un calzolaio). Sotto la tutela 
del padre si awib con successo alla "mercatura" nel senso piC ampio del terrnine, l'attivita 
potendo andare dal commercio di grani. vini e altre n~erci. in societa con Pasquino 
Augusti, a1 prestito di denaro. Gli affari presero subito una piega giusta, a giudicare dai 
numerosi atti notarili dai quali risulta l'acquisizione di case e terreni. Leggiamo che nel 
1587 "il Sigrzor Frarzcesco Mlistui Di Venezicr averldo tra gli altr-ifigIi Giovartni hrluriu 
ubitortte e mercaizte in SenigrrNici. clre do rlzolti ( N I N I '  in qlio piglid in muglie Clrtririrlu del 
onestr~ e ortorrrta fontiglir,gi de ' Goriboldi, oorci lo enmrzcipn e porre in libeutd, liber-arz~lolo 
dolla poterno potestd". Caterina tra il 1584 e il 1600 diede alla luce undici figli. 

La posizione finanziaria acquisita e la morigeratezza dei costumi consentirono a 
Giovanni Maria di entrare in quel gruppo oligarchic0 cui era affidato il governo della 
citta. l'esercizio del quale a sua volta consentiva di essere annoverati nel ristretto cerchio 
della NobiltB Cittadina. Questa si acquisiva facendo parte del Consiglio Comunale o 
Senato Aristocratic0 della citta. Esso era conlposto da 36 consigliei-i: tre di loro venivano 



eletti per rivestire la carica di Gonfaloniere, la quale aveva la durata di un bimestre. Se un 
suo rappresentante era stato Gonfaloniere per almeno due volte, un Casato poteva fregiarsi 
del titolo di Nobile e conservarlo. purchk un membro della famiglia avesse ricoperto tale 
carica almeno due volte per ciascuna generazione. 

Nel "Libro d'Oro della Citta di Senigaglia", copia manoscritta da un testo di 
Giuseppe Tiraboschi conservata nella Biblioteca Antonelliana di Senigallia. i. detto che i 
Mastai furono ascritti alla Nobilta cittadina nel 1594. Questo non ci sembra possibile, 
perch& Francesco da Venezia non i. mai stato aggregato a1 Senato aristocratico. come 
risulta anche dall'elenco dei Consiglieri aggregati coinpilato proprio da un Mastai, il 
primo ad essere insignito personalmente del diploma di Conte nel 1705. 

In compenso Giovanni Maria Seniore tra il 1597 e il 1623 fece parte del Consiglio 
Comunale per undici volte. rivestendo per quattro volte la carica di Gonfaloniere: si pot6 
quindi fregiare del titolo di Nobile. In questi casi di solito si procedeva alla adozione di 
un' "arme gentilizia", cioe di uno stemnla che contraddistinguesse il casato e ne rendesse 
pronta l'identificazione. Per 10 pih si licorreva ad un blasone di tipo "parlante". Non ci 
risulta che Giovanni Maria da Venezia e i suoi successori 10 abbiano mai fatto: i l  primo 
stemma della famiglia sara quello inquartato con i Ferretti. 

L'ascesa sociale del casato, peraltro. si evidenzia anche negli asettici atti notarili: 
da quello seniplice di "cives et rllerccltores se~zognllierrses" l' appel lativo per i Mastai nel 
16 19 diventa quello di "illustre". 

Degli undici figli di Giovanni Maria e Caterina solo sei raggiunsero la maggiore 
eta. Delle quattro figlie Leonilde e Agnese si fecero suore clarisse nel convent0 di 
Sant'Agata in Arcevia; le altre due. Porzia e Camilla, entrarono con il matrin~onio a far 
parte rispettivamente delle nobili famiglie senigalliesi Beliardi e Fagnani. Dei maschi un 
figlio. Andrea, seguira la via ecclesiastics diventando Arciprete del Capitolo e 
Protonotario Apostolico. Francesco. nato nel 1588, sara il continuatore del casato. di cui 
prendera le redini alla morte del padre, awenuta nel 1624. 

Egli. di questo ram0 dei Mastai, i. il primo capo-famiglia che abbia visto la luce a 
Senigallia. I binari esistenziali di Francesco erano gia stati posti da suo nonno e da suo 
padre, articolandosi. come del resto aweniva per gli altri giovani delle famiglie bene. in 
un buon matrimonio. nell'espletamento di pubblici incarichi e negli affari, soprattutto 
negli affari. I registri notarili evocano una girandola di acquisti di terre e di case. prestiti. 
commerci vari. tra i quali. ad esempio. il subappalto del dazio sulla carne. Un rogito del 
notaio Domenico Arsilli ci informa che nel "1 636 - 12 ~Vooven~hr-e il Sigrlor Frrrr~cesco 
Mcrstcri vende al Signor4 Cosnzo Seru Deprttato Geiier-ule del Grritl Dztccr di Tosclrria some 
1.500 di gm10 perd I'nbbond~/rrza di Fiorenza a scltdi 12 Ronlcrrli l(/ sor~rcr". 

La fanciulla presa in moglie fu Benedetta, figlia di Alessandro Bruni. di una 
famiglia owiamente facoltosa di Ostra. Oltre che da una ricca dote i Mastai furono 
gratificati da un consistente lascito derivante da Pier Paolo, fratello di Benedetta, che, 
morendo senza prole. indic6 come eredi i Mastai. 

La persona di Pier Paolo Bruni 6 uno dei numerosi collegamenti esistenziali tra 
Giovanni Anastasi e i Mastai: il Bruni infatti figura come padrino a1 battesimo del pittore. 

Francesco, eletto numerose volte nel Consiglio Comunale, Gonfaloniere nel l 654, 
fece anche parte della delegazione che dopo la morte di Francesco Maria 11. ~lltimo duca 
di Urbino. Senigallia invib a Roma per l'atto di devozione a1 papa Urbano VI11. e per 



chiedere che si mantenessero sia le franchigie della fiera della Maddalena sia l'attivita dei 
prestiti su pegno svolta dagli Ebrei. 

A Francesco si deve l'acquisizione dell'attuale palazzo Mastai. come abbiamo 
segnalato per primi. Esso non pervenne come dote di Caterina Gariboldi. come si 6 
affermato favolisticamente nel passato. ma fu acquistato con atto rogato da Domenico 
Arsilli nel 1629. Esso era appartenuto alla nobile famiglia Bisconti, le cui eredi. Vittoria e 
Clarice, l'avevano ceduto nel 1624 a1 Convento di Sant' Agostino di Ancona. 

I1 palazzo. come si presenta ora, it fisicamente reduce dagli insulti del tempo, degli 
eventi sismici. degli interventi umani spesso improwidi: di tutto il piano nobile resta solo 
un soffitto originario. Ciononostante l'edificio conserva un aspetto gentilizio e a1 
contempo sobrio. adeguato alle persone dedite pi6 a1 fare che all'apparire quali erano i 
Mastai. 

Francesco e Benedetta ebbero sei figli. I1 primogenito. Giovanni Battista, segui la 
carriera ecclesiastica e divenne Consultore del Santo Ufficio e Protonotario Apostolico. 
Agnese, la terzogenita, sposb Alessandro Mariotti di Fano. E il secondogenito Giovanni 
Maria, nato nel 1625. indicato poi come Giovanni Maria Juniore, ad assicurare la 
discendenza. 

La vita di Giovanni Maria Juniore sembrava non dfferire di molto da quella dei 
suoi predecessori. Consigliere per sei volte e Gonfaloniere per otto, uomo di grandi 
sostanze e di successo. sposb in prime nozze Eleonora Benedetti. Rimasto vedovo. passb a 
seconde nozze. impalmando nel 1653 la ventitreenne Margherita Minerva, figlia del conte 
Antonio Ferretti di Ancona. 

Questa alleanza matrimoniale fu diversa da quelle contratte in precedenza dai 
Mastai con famiglie appartenenti alla piccola nobilta locale: con queste nozze 
l'apparentamento aweniva con una stirpe che vantava origini comuni addirittura con gli 
Asburgo. e quindi trasferiva sui Mastai un maggiore prestigio. 

Un Antonio Ferretti verso il 1225 si era stabilito nell'Anconetano tra Chiaravalle e 
Falconara, provenendo dalla contea di Pfirt o Ferret in Alsazia. Nel 1396 i Ferretti 
avevano ricevuto con bolla pontificia il tit010 di Conti di Castel Ferretti, trasmissibile con 
i relativi privilegi ai discendenti ir~ perpetrium. A questa famiglia appartennero nei secoli 
personaggi illustri nell'an~bito ecclesiastico. militare e civile. 

Un altro evento contribui a rinsaldare il vincolo con i Ferretti e a movimentare la 
vita dei Mastai. 

I1 fratello di Margherita. il conte Angelo Ferretti di Ancona. moriva senza prole nel 
dicembre 1659. I1 conte aveva designato come eredi i suoi due piccoli nipoti maschi 
(Antonio Maria Andrea di tre anni e Gerolamo di qualche mese). nati da sua sorella e da 
Giovanni Maria Mastai. I1 figlio primogenito dei Mastai. Francesco Filippo ( 1  647 - 1688). 
non figurava nella trasmissione ereditaria. essendo gii awiato alla carriera ecclesiastica. 
Di conseguenza ai due fratelli minori pervenne una porzione del feudo di Castel Ferretti 
con la clausola che obbligava i Mastai ad associare a1 loro cognome quello dei Ferretti e 
ad adottare un blasone che vedesse inquartati 10 stemma dei Mastai con quello dei Ferretti. 
In particolare ad Antonio Maria Andrea spettb anche il  Palazzo Ferretti del10 zio 
anconetano. AI perfezionamento dei vari aspetti ereditari si riferisce l'atto notarile che i l  
Pesaresi riassun~e cosi: "1668. 5 ottobre - Sigitori Cor~ti Battistn e Lorerlzo Ferretti e 
Sigrlor Gio ~?llrtrti Mrrrio Mnstrri di Sir1 ignglin uccordo". E questo l' ultimo dei rogiti 



tramandati dal Pesaresi su Giovanni Maria: la moglie Margherita era morte cinque anni 
prima. E da notare che. mentre i suoi figli verranno nei documenti subito menzionati con 
il titolo comitale, egli viene citato giustamente come Signore. non rientrando 
nell'estensione del titolo che ricadeva invece sui due figli, consanguinei dei Ferretti. 

Alla sua morte, avvenuta nel 1688, oltre ai due figli suddetti. Giovanni Maria 
lasceri i l  figlio primogenito Francesco Filippo, ecclesiastico divenuto Consultore del 
Santo Uffizio, e la figlia Benedetta Maria Maddalena. andata sposa a1 nobile Forestieri di 
Fano. accompagnata dalla ricchissima dote di 5.500 scudi. 

Come k noto, il primo catasto urbano pervenutoci di Senigallia 6 quello gregoriano 
del 18 13. Individuare le sedi degli edifici ricordati nelle cronache & esercizio soprattutto di 
fantasia. Occorre tuttavia ricordare un raccordo Mastai-Anastasi, riferitoci nei regesti del 
Pesaresi per rogito del notaio Giovanni Antonio Candolfi. "1679 - 30 ottobre. Giownni 
Battistcr e Giovcrrtni Mori~/.fintelli Mcrstcri pagaiitertto (1.j2voi.e del Coy. Llrcio Benedetti a 
saldo delli sclrdi 150 per prezzo de//l/ casa da esso Sig.r4 Cup. vendlrtcrli in cittci riellrr 
contrada del Cap. Tor~loso Bnldtrcci. (k, irw Into li berzi del Ger1r.mo Sig.r Gior~(/rr,lni 
Dorizerzico Pcrludirti, rkrll'(11~0 del sig. Arrcrstasi e lu strlr~kr.". 

A gestire fortune e nome dei Mastai rimasero quinh i due fratelli: Antonio Maria 
Andrea (il maggiore. essendo nato nel 1656) e Gerolamo, nato nel 1659. Tra loro sembra 
sia esistita sempre concordanza di intenti e i due vissero in accord0 nello stesso palazzo. 
Andrea non si spos6. A lui si i: dato poco spazio nel passato ed egli viene comunemente 
citato come: "/'Abate Ar1dr.e~ che godev~  i berleJici di cnslr". anche negli scritti di Mons. 
Angelo Mencucci. Quanto alla qualif'ica di Abate, bisogna tenere presente che essa non 
era esclusiva dei superiori di un'abbazia o di un convento. ma era amibuibile pure a 
persone (ecclesiastiche o anche laiche) che godevano di una rendita ecclesiastics. E questo 
il caso dell'Abate Andrea. Dalle nostre ricerche sembra emergere la figura del capo della 
famiglia. intento sia a gestirne gli affari economici. sia a collocare nel giusto prestigio il 
casato Mastai, che era accresciuto dalle iniezioni di pecunia e nobiltii dei Ferretti. 

Una certa urgenza era posta anche dall'adeguamento forrnale del palazzo al nuovo 
status nobiliare, come pure l'inquartamento dello stemma Ferretti in quello Mastai, 
essendo questa una clausola vincolante del lascito. 

E probabilmente agli inizi del decennio 1680 che si sostanzia in una comrnittenza 
la pifi che possibile amicizia tra i Mastai e 1'Anastasi. le cui fainiglie oltretutto potevano 
essere state anche vicine di casa. prima che i Mastai lasciassero l'abitazione che avevano 
sulla strada del Pozzo Bianco, davanti alla casa dei Marchesi Ercolani. per trasferirsi nel 
vicino, attuale palazzo. 

Sari 1'Abate Andrea a gestire la coinmittenza dell'apparato decorativo del palazzo, 
che comprese anche il  ciclo pittorico per decorare il Salone d'onore: prestigio e 
magnificenza si imponevano non solo per adeguarsi all'eredita Ferretti ma anche per 
essere alla pari con altre famiglie patrizie senigalliesi. L'ostentazione di splendore e fasto. 
d'altronde, k stata sempre considerata veicolo e suggello di un prestigio indiscusso. 
prornozione primaria per I'esaltazione del casato. Un regesto del Pesaresi ci informa di un 
rogito del Notaio Travaglini: "1724 - 30 Setten~bre. I1 Coirte Giro/lcrnro 11dustoi Fer-r-etti: 
dichiulwzione, che le Pitture, et onzu~~lertti delle Sde,  li Damzcrschi cremzisi, gli argeitti 
descritti, il Frtrlloile gr(/ii(/e, sterzo e flrtinrenti soizo stlrti #/tti, et ucqzristcrti dcd Sig~lor 
Abate Andrea strofi.ote/lo corz le sue rertdite". 



GIROLAXO E E DIPLOMA FARKESI"? 

Girolamo. sicuramente di concerto con il fiatello. si occupb di procurare alla 
famiglia un diploma che fosse pit1 sostanzioso della qualifica di Nobile cittadino derivante 
dall'excursus politico suo. di suo padre e di suo nonno, e che confelisse uno steinma piu 
adeguato da inquartare con quello dei Ferretti. Egli aveva preso in moglie Felicita Maria, 
figlia di Agostino Rossi & Montalboddo (Ostra). 11 loro fu il n~atrimonio piG prolifico di 
tutta la storia Mastai. con ben 19 f'igli. Anche nella carica di Gonfaloniere Girolamo 
raggiunse numeri da primato. 

Tra i figli soprawissuti all'infanzia, cinque fernmine si ritirarono in convento: 
Margherita e Beatrice ad Ostra, Agnese con Benedetta e Cecilia a Jesi nel monastero di 
Santa Chiara. Dei quattro maschi cadetti Francesco Filippo divenne Abate dei Canonici 
Lateranensi, Angelo Pietro Maria monaco silvestrino, Giovanni Battista Abate e intrinseco 
del Cardinale Pico della Mirandola, lgnazio Ottavio Abate del Convento dell'Annunziata 
a Firenze. Un quinto maschio. Giuseppe Maria. visse come gentiluomo del principe Chigi 
e di tre cardinali. 

Sul maschio piG anziano, Giovanni Ma~la.  si concentreranno le aspettative Mastai. 

Giovanni Maria era nato nel 1687 ed era stato battezzato con il nome di Antonio 
Maria e cosi fu denominato per un anno. 11 suo nome fu perb cambiato definitivamente per 
rinnovare quello di suo nonno, Giovanni Maria Juniore. quando questi mori nel 1688. 

Giovanni Maria fu 10 strumento che fece ottenere a suo padre Girolamo e a110 zio 
Abate Andrea il desiderato diploma nobiliare. Fu inviato a Parrna presso la corte dei 
Famese, dove rimase in qualita di paggio per circa sei anni. Nel 1705 venne elargito il 
diploma comitale da Francesco I, Duca di Parma. 

Questo ristretto giro di eventi ci pub rendere ragione del10 stemma che compare 
sulle cassapanche del Salone d'onore di palazzo Mastai. Ipotizziamo che intorno a1 1699, 
quando Giovanni Maria stava per andare o si era appena trasferito alla corte di Parrna, 
1'Abate Andrea (le cassapanche risultano proprieta sua) abbia chiesto all'Anastasi di 
prowedere ad una decorazione che si incentrasse sul futuribile blasone. Con la fantasia 
che gli era propria 1'Anastasi elabori, un' "arme" che, con una parte "parlante" costituita 
dai mastini (poteva questo essere stato uno stemma giB usato dalla famiglia?), raffigurava 
a destra il blasone dei Ferretti e nel campo di sinistra il giglio Farnese (chiaro riferin~ento 
a1 Principe che avrebbe erogato il diploma), nonchk alcune sfere d'oro, il cui significato 
simbolico k quello di ricchezza o sua origine (mercatura in primisj. Lo stemma Mastai- 
Ferretti che conosciamo, noto in tutto il mondo grazie a Pio IX, 6 molto diverso: non 
siamo riusciti a identificarne l'ideatore. 

Dai Farnese Giovanni Maria fu nominato anche Gentiluon~o di Camera. 

Egli verrh designato erede non solo da suo padre Girolamo (morto nel 173 l ) ,  ma 
anche dallo zio Abate Andrea (morto nel 1732). All'apertura del testamento dell'Abate il 
notaio Travaglini certifica che, olhe ai censi e alle proprieti terriere senigalliese, 10 zio gli 
lascia il "goclin~ento di tzrtti li rtzobili, gioie, nrgenti, ccivcrlli, car-ozztr". piil i beni Ferretti 
che all' Abate erano spettati: "I1 Pnlozzo d3Anconu, ccrscr in Ccrstel Femetto ed ~ ~ l t r o  firori 
di detto Cnstello". quattro appezzamen ti di tel~eno in Caste1 ferretti. 

Abbastanza consequenziale un'alleanza matrin~oniale di alto lignaggio ( j l   pi^ alto 
nella storia del casato). La sposa fu Maria Isabella. figlia di Ercole Maria Ercolani, 



Marchese di Fornovo e Rocca Lanzona nello stato di Parrna. Dei loro sei figli quattro 
raggiunsero la maggiore eti: sembra finire in convent0 la figlia Margheiita. mentre le 
figlie Maria Benedetta e Anna Maria Tommasa si maritarono con due nobili. 
rispettivamente Guido Consalvi di Macerata e Francesco Boni. 

La vita di Giovanni Maria, che sembrava muoversi in mezzo a grandi fortune. ben 
presto assunse i toni della tragedia. funestata dalla malattia della moglie. Nel secondo 
volume dei "Giornali" il Pesaresi ci racconta: 

"Ottobr+e 1736 - La Sig. rn Corltessu Mustoi ntoglie del Sig-r Corrte Giowrzrii 
Muricr Mcistoi clcr ieri in ylicr trovosi aver-li (/(/to vohr il cer-vello dicerldo di eeser-e 
d(inrtatu, cli veder-e i Dentofrii, et il frroco dell %ferrlo e fir .forza di precipitcrmi dolle 
jirzestre. Cih g pruvenuto doll 'crveree kr dettu Signoraci ser~ titi i serr~zoni per tre giorrli rzel 
mese di M ~ r z o  prossii~zo prrssato h 1  Sig.r Bar-barai, Prete della A4irzor.e di Mcrcerutu (.. .) 
onde do qtrel ternpo in qria, uve~rdo serrtito il detto Pudre esser tlitti dunnuti,fin dclll'ora li 
conzi~zcinrono n dur volto i ccirioli, e spesso diceva di essere durznatcr, e che rtorz li serviva 
rr ierrte f i r  le devoziorzi, et crndrire crllr Messa, nio non ho dnto piir irr pazziu come cidesso 
con gro~ld 'ciflizior~e di ttrttu lrr caso. " 

L'arretratezza delle conoscenze in campo psichiatrico e l'inadeguatezza delle 
possibiliti terapeutiche ci fanno comprendere 10 scompiglio e lo sconfoi-to che la malattia 
gettb sia sui Mastai sia sugli Ercolani. forse anche con situazioni conflittuali tra i due 
casati circa le decisioni da prendere. Questo sembra di intuire tra le righe del Pesaresi, che 
annota: 

"M(rrz~~ l 73 7 - Lu poverw Sigr. u Corztess(i Isubellu Er-colnni moglie del Sig. r 
Conte Gio~,lrnrzi Alcir-in M~sta i ,  ctze iincoro corlti~ztln con lu slin solita fissczzioite di cervello 
e fienesicr, li rnedici voZevorro oggi .fiirli cavor del sorlgtre. rua Cosnio Bul~lir~i fron h(/ 
potrrto covtrr~lielo perch6 dettci Sig.ro rron g stcito possihile fennor*lrr. e li fr.irtelli Iron 
hnnno voltrto che si legtzi.". 

La situazione non & pih gestibile nel Palazzo Mastai cosi vicino a1 Palazzo del 
Governo e alla Piazza del Pubblico. Alla contessa viene fatta carnbiare aria. I1 triste e 
conciso epilogo k sempre del Pesaresi: 

"Mcirm 1738 - Mori ullli Per*goln In Sig.ru Cotrtesscr Isabellci Ercolcrni rrloglie del 
Sig. r Corz te Gio~!arirr i Mmvicr M(istcri.". 

A 51 anni Giovanni Maria rest6 vedovo e pass6 gli altri 22 ami  della sua vita 
come chierico di prima tonsura. Questo fu uno dei motivi per i quali il Conte non volle 
essere aggregato al Consiglio, come egli ci racconta in un manoscritto autografo ("I~ldice 
o siu ccitulogo cli tlttti i Consiglieri che sono stati Aggreguti r~el Corlsiglio di Si~iguglio 
conzirzciairdo dlrl urlrio 1.51 0"). conservato nella Bib l ioteca Antonelliana di Senigallia: 
"( ...) non vi entr'ui sttirzfe Ie Disensioni e Spurer-i ch 'eraclno nei Consiglieri per- vici c/i vcir-i 
prete~zdenti rzovi dlesser*e Aggregtrti, e p~roi crltresi perch6 li 2 Mrrr~o 1738 rirncrsi 
Vedovo, e corl ccrr.crttere di Ch ierico ifi pr.inro tonszrr-n (. . .)". 

Alla moi-te di Giovanni Maria (1760) a continuare la linea dinastica fu l'unico 
figlio maschio sopravvissuto. Nato nel 1727. egli fu battezzato con un nome nuovo per i 
Mastai, Ercole, mutuato dal cognome della ascendenza materna. Ercole sara i l  nonno del 
pih grande personaggio del casato: i l  beato Pio IX. papa Giovanni Maria Mastai-Ferretti. 



IL CONTE GIOVANJI MARIA: SCRJ1"I'ORE E CRONACEnS'rA NET,IJA SENIGALLU DEL '700 

Del conte Giovanni Maria occorre sottolineare anche un altro aspetto. quello 
letterario. La vita alla corte dei Fa]-nese sicuramente influi sulla formazione del 
giovanissimo Mastai. conferendogli una apertura ad interessi meno circoscritti all'ambito 
senigalliese e piG partecipi degli influssi culturali provenienti d'oltralpe. Nel soggiorno 
parmense. questo rampollo di una famiglia ricca da generazioni, e dedlta essenzialmente 
alle finanze. potrebbe aver captato quell' "air du temps" che 10 avrebbe reso primo nella 
sua casata. e tra i primi nel ristretto ambito cittadino. ad awertire il con~pito e la necessita 
di raccogliere e tramandare notizie. fare copiare manoscritti del suo tempo. perchk dei fatti 
narrati non si perdesse meinoria. 

Mol to importante per la storia di Senigallia 6 il suo intervento. che ci permette di 
fiuire di un'opera di Gi~iseppe Tiraboschi. il "Libro d'oro dellci Cittir di Serrigciglin". che 
ha questa presentazione: ' 'Arn~e gentilizie delle fonziglie rtobili dell0 Cittd di Senigciglin 
sin in esser-e corjze estirite, r*uccolte dcil Sigrror* Gi~iseppe Tirnhoschi e blcisortute (...) 
I'cinno 1708. Le nzedesinze fiirono fiitte da rite raaccoppiare Gialt A4nr-ia Mnstcri-Fen-etti'?. 
In un'altra pagina che precede la raccolta sono fatte altre precisazioni: "Ccitcilogo clelle 
jilnziglie ilobili di Serrignglici si' in esse1.e coilse estinte. ~~accolte dci Gizrseppe I'cirzrzo del 
Girrhileo 172.5 e dci rile Giovcirtrzi Mcirio Mostai Ferretti ~cicopicite tcile qtrale grcizicitomi 
dal srrddetto Sig.r Gizrseppe, qzinl portr,vcirni rissai cin~rrtore. Dico bertsi dn nze nggirrrrte 
diverse cose accadlrte in rrzio tenzpo. I/ predetto Sig. r Gizrseppe mori di Febbmio 1 741". 

I1 Tiraboschl, rnaggiore di Giovanni Maria di 23 ami ,  era persona di gande 
prestigio culturale, instancabile archeologo e ricercatore di storia locale: ad indicare la sua 
autorevolezza e attendibilita potrebbe bastare il nutrito carteggio epistolare con Ludovico 
Muratori. Giambattista Tondini alla fine del '700 lo ricorda come "errrdito Ger~tiltrorrto 
Sirtigagliese, ed irtstcinccrbile raccoglitore delle i~terr~orie istorkhe ~lelln szrn Putricr (. . .)'? . 
Un'indubbia simpatia e stima 10 leg6 al conte Mastai se a lui affidb uno scritto, nel 
passato mai ricordato e venuto alla luce nelle nostre ricerche. 11 manoscritto recita: 
"Descr~iziorle del circttito delle rtzurciglie ci~ztiche delln cittd cli SerrigaNicr che f i r  colonio 
dei Ro~nu~ii prirno clze.fosse distrtrtttr dcr Mrinfrqedi Re ~ l i  Sicilicr I birrzo di Cvisto 1264fotta 
do1 Sig.r Giziseppe Tircibosclri r~obile di Senigullin e dell nleclesinio clntu cil conte Giovurini 
Mciria Mcrstcii rlel1726". 

Altra indicazione di trascrizione o della sua committenza da parte del conte si 
trova in calce ad un n~anoscritto. anche questo ignoto prima delle nostre ricerche: 
"Relazione dellcr vitci e rrtarte di Sercinu Puloi?rbci Arsilli di Siirignglici, zl~zil servn di 
Cristo", "raccopiata" nel 1720. 

Di suo pugno 6 un "Irtdice o sic/ Catcilogo di tritti li Corrsiglier-i che sorio stati 
Aggregciti we/ Consiglio di Serrigciglicr cor~lincicrndo tlcrl nrrrro 1520". La copia presente 
nella Biblioteca Antonelliana di Senigallia i autografa. L'autore. dopo aver registrato in 
data 29 gennaio 1746 l'aggregazione di suo figlio Ercole, con una nota ci spiega perchk 
egli stesso non abbia fatto parte del Consiglio cittadino: "Chi yrri strive, qrral k Giol+cirlrzi 
~Mcirio pcrdre di detto Er-cole Marici, r/u per r~rer?zor~in che esso non entr.6 c/i Cortsiglio dopo 
/a r~zorte del pcidre Giuolonzo che segtri il 21 Aprile 1731: cid rion vi entrcri starite le 
diserlsiorl i e sporeri cke vler.cino ?re ' Consiglieri per via di ~xiri pi*etendera ti rao vi d 'essere 
aggregcrti e poi ahes i  yercllB li 2 Mcirzo 1 728 vimcrsi vehvo  e colt car.ottere ~ l i  clzierico 
cart prima torzstirn per godere il pr-ivilegio del chiericcrto". 

L'opera piii importante, che ha fatto annovelare Giovanni Maria tra gli storici 
settecenteschi di Senigallia. sono i cosiddetti Diari Mastai. Ci sembra piG pertinente la 
dizione "Croitciche Mcrstni". che k quella che gli stessi Mastai-Ferretti hanno sernpre usato 



prima che esse venissero alienate. per poi ricomparire sul mercato antiquario: cosi anche 
venivano citate da Don Pio Cucchi nel 1939. 

Le Cronache sono cinque volumi manoscritti, che documentano la vita cittadina 
per un arc0 che si estende dal 1707 a1 1778: i primi tre sono opera di Giovanni Maria 
(tranne le ultime 27 pagine del terzo). gli altri sono stati redatti dal figlio Ercole e altro 
familiare (Giovanni Battista fratello di Giovanni Maria?). 

Delle Cronache. ricordiamo due passi che inquadrano meglio il personaggio. 11 
primo t: l'incipit, nel quale il giovane sembra quasi giustificarsi dei suoi scarsi titoli 
culturali-letterari, della sua "debolezza": "Notizie rcrggr.lcrglicrte du rtze Gicrrl Mctricr Musttri- 
Ferretti per nlio prrro divertirtzerlto, le quuli d scr.itto debolntente per rrorl essere io 
Dottore volgltre, 116 Lutino". 

I1 secondo passo riguarda Gian Maria adulto. A quarantadue anni si dipinge in una 
scena di societi cortigiana in occasione del viaggio della Duchessa Dorotea. vedova 
Duchessa di Parrna. fermatasi a Senigallia nel suo percorso che aveva come meta Loreto. 
intrapreso per soddisfare un voto fatto dalla Regina di Spagna, sua figlia: 

"10 p~roi ebbi I(/ sor-te e I'oizor-e, tcrirto nel passare, che ire1 ritoi.rro, d 'inchirrurriti n 
Szta A ltezzu Sereilissirilu rttedin~lte che vi era y zrelle Dct rtte e Cuvuglieri che nt i 
coiioscevuno per aver io al~uto /'onore di servire iil grrrclr., di Pcrggio irr dettu Corte, e di 
possedere ciltr*esi preseittemente, ber~clli lorrtrrrio, qrrello di Gentilltrrort~o della Crrnzerct". 

I1 fatto non poteva sfuggire a1 Pesaresi che nel primo volun~e dei suoi Giomali 
(1727-1734) parla del passaggio della Duchessa coil un seguito di 80 persone. I 
Gonfalonieri si apprestavano a renderle omaggio in abiti Magistrali e a riverirla erano 
pronti anche monsignor Vescovo e il Castellano: "la Dzrchesscr noit diede udiertzc. crd 
alczrrzo, solo a1 Corzte Giovcrr~rti Muriu Mcrstui". 

Quanto alle Cronache Mastai. sara interessante porre in rilievo. in uno studio a 
parte, oltre a1 loro valore documentaristico. il loro inquadrarsi in quel genere letterario 
memorialistico diffuso nel '700. Attraverso la penna del Mastai semplice, non "dottorale", 
discorsiva ma puntuale, la vita di Senigallia giunge a noi in immagini chiare e awincenti. 
annotando, tra l'altro, il continuo passaggio di eserciti stranieri, le carestie e i terremoti. i 
sequestri operati dai corsari d'oltre-Adriatico come pure le Allegrezze per la nascita o la 
nomina di augusti personaggi, le Accademie. le rappresentazioni teatrali e le grandi 
celebrazioni religiose. le attivita della fiera della Maddalena, la rivoluzione urbana legata 
alla Ampliazione, inson~ma i mille aspetti in cui si articolava l'esistenza senigalliese. 

Le Cronache Mastai non sono da considerarsi un testo di Storia. La Storia raccorda 
una serie di eventi sfrondati il pih possibile del "particolare". individuando dei lineamenti 
& valore generale secondo una serie di "prima" e di "poi". di cause ed effetti. Le cronache 
come genere non hanno invece un binario apparente; sono li a registrare proprio il 
"particolare", cib che t: circoscritto nell'ambito personale del narratore. il che dona loro il 
colore e il sapore che hanno le piccole storie della quotidianita. 

Dell'animato caleidoscopio di vita senigalliese desideriamo riferire in questa sede 
solo due immagini poco o per nulla conosciute: un sigillo e un rinoceronte. 

IL SIGILLO: UN ROSIYICAPO 'TRA IL bIACA13R0,II. GIALI,O l< L 0  STOIUCO AL PALAZZO 
DEL CO~TUNIC 

Un casuale e n~acabro ritrovamento awiene a1 nlomento della costruzione del10 
scalone mediante il quale si accede a1 primo piano del Palazzo Comunale. 



Narra il Mastai: 

Dopo quirlche onno si venrze puoi ulo fine ulla deterrtzirzaziorre difarsi lrr scalu che 
nor2 er(- rnai stato @to. Nel rttrovo Prilazzo del Pirbblico sopm dei rtzezzartirri cr1 6 di 
rnoggio ne f i r  dato principio, con disegrro del solito Sig.re Alesscrndro Rossi di Osinzo 
orchitetto. che girj n 'ebbe l'iacorizberzzo di tzltto la nirovcr frbbricrr. Venne t~ulasciatn e 
posciu riprirt cipiotu l i dieci giugrt o U ge ttare l i fo rt du rnen ti do //a prrrate de N 'Archi avverso 
nlle crrse de N 'Uspedule per forvi in sca IQ. E venne r*itrovuto nppresso o q lrelle n? uraglie 
un cndawr4e spolpato. (. . .) Non lttngi 6. .) circa cirlque o sei pcrlr~zi vi si trovd (. . .)to10 
r?redaglia o sio sigillo di r~zetollo. qucile consegnota ul Dr. Gnsparo Arsilli, trrlo dei 
dept/toti che ossistoao aNo fabbrico. " La medaglia da una faccia "2 lisciu e doll'rrltr-ir 
inzpronta v '2 iinn jgtrrir di Vescovo vestito all 'an ticcr od zrso de No Grecia, con ir 11 'in torr~o 
descrittevi diverse pamle che dalli Sig.ui Dotti Antiquuri 2 stoto interpr.etnto. Tanto 
l 'inzpronta dellu nredoglio o sin sigillo che l(r interpretuzione sorio conclliuse in zirtn 
scotoletto presso di nre. che chi vorrd veder*le potrij leggerle per cli~~eertirsi". 

A decifrare 1a scritta del sigillo, forse appartenuto a1 cadavere, non bastarono gli 
esperti di antichiti senigalliesi, quali Gasparo Arsilli e Carlo Fagnani; ne furono consultati 
anche altri delle citti vicine. Impronta del sigillo e relative interpretazioni sono giunte 
romanzescamente fino a noi e saranno oggetto di un altro nostro studio giA in corso. 

CLAR~ ACCOMUNA _\;EL RICORDO SE~XGALLL~ E VENEZIA: ERA UN UYOCERONTE 

A dleci anni di distanza sempre Giovanni Maria racconta: 

"l 750 - Bestiu 

111 Senignlliu 2 in qrtel ter~tpo capitrrto 2111 crrlir~~ale chiu~troto rirtocerorrte, Destio che 
ribovusi nell'Asirr: e detta ero fertrnzirra. Questo besticr rllangiovo yuoli 20 di porte ol 
gior-rto, pnoli 60 di fieno e beveva 14 secclzi d 'acqtm. L9avevano.fernzn& ol1'Oster.i~ clellc~ 
Canzporru. Per ~~ederlo. crliu rrobiltd e civilti fircevono prrgore rtrt piiolo, nl/*~ltr-i-~~~ezzo 
pcrolo--Venuto qiri per. trattenersi il pcrhone di c/ettcr hestirr per tzltto questo rjzese, irt 
occcrsione dellu Fiera. ". 

Clara, che in tutta Europa aveva riscosso un successo prossimo a1 delirio. reduce 
dalle esibizioni in Roma alle terrne di Diocleziano, sulla via per Bologna fece come tanti 
illustri e bipedi personaggi tappa a Senigallia: la sosta di un mese consegui all'accorrere di 
un pubblico curios0 e soprattutto numeroso e pagante. L'anno successive Clara fu a 
Venezia per il Carnevale: qui venne ritratta due volte da in pittore d'eccezione, Pietro 
Longhi. che ce la ripropone come probabilmente l'avranno vista i Senigalliesi. Clara 
compare di profilo: vicino a lei un uomo ne esibisce il corno. che a1 pachiderma era stato 
reciso per motivi di sicurezza a Roma. 


