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La vicenda biografica di Mario Minniti (fig.1), per quel che si conosce dalla 
lettura comparata di fonti e documenti e nonostante recenti ricerche d’archivio 
abbiano restituito nuovi tasselli1, presenta ancora molti punti oscuri.
Una questione piuttosto rilevante riguarda il momento in cui avvenne il suo 
rientro definitivo in Sicilia, una volta lasciata Roma dove, secondo Francesco 
Susinno, il siracusano conobbe l’amico Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ri-
sale al 2 febbraio 1601 l’ultima presenza certa di Minniti nell’Urbe, che attesta 
il suo matrimonio con Alessandra de Bertoldis, ma egli doveva risiedere ancora 
nella città papale nel settembre 1603, come lasciano pensare gli atti del processo 
Baglione. Bisogna comunque attendere alcuni anni, prima di ritrovarlo in Sici-
lia: è solo l’8 dicembre 1605, infatti, che egli risultava presente a Siracusa, per 
quanto noto finora, grazie all’atto di commissione di un dipinto per la chiesa di 
San Filippo2.
Tuttavia, un nuovo documento consente di anticipare la sua presenza sull’isola 
ad almeno i primissimi giorni del 16053. L’11 gennaio di quell’anno, infatti, è 

Alcuni contenuti del presente articolo sono stati anticipati in Cuppone, 2020b. Si ringraziano 
Luigi Lombardo per la segnalazione del documento, qui pubblicato nella sua interezza, Chiara 
Parlagreco per la trascrizione e Orietta Verdi per una supervisione su quest’ultima e per il con-
fronto personale. Infine, saluto caramente don Sandro Corradini, cui molto devono gli studi 
caravaggeschi e che nel mio piccolo intendo omaggiare con tale contributo, riguardante un amico 
di Caravaggio.
1 Cfr. più praticamente il repertorio di fonti e regesto biografico (Coniglio, 2004) e quello di fonti 
archivistiche (Molonia, 2004) in Mario Minniti, 2004. Per una sintesi con rimandi alle successive, 
principali acquisizioni documentarie (pubblicate in particolare da Rossella Vodret, 2011 e Luigi 
Lombardo, 2015), e per alcune nuove riflessioni e ipotesi, cfr. i contributi di chi scrive (Cuppone, 
2020a) e di Nicosetta Roio, 2020 in Caravaggio a Siracusa, 2020. Più in generale su Minniti si 
vedano gli studi di Donatella Spagnolo, tra cui Spagnolo, 2010.
2 È da intendersi naturalmente la siracusana chiesa di San Filippo Apostolo.
3 Siracusa, Archivio di Stato, not. Giambattista Galizia, vol. 10731, cc. 223v, 224rv. La data si 
evince da un atto precedente, alla c. 220v.
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registrato nella città aretusea un atto notarile con cui il pittore nomina suo pro-
curatore un Giovanni Battista Bonanno siracusano, per cause, liti e protesti che 
lo riguardano – e potranno interessarlo – nelle città di Messina e di Palermo. Se 
Bonanno risulta assente, dei testimoni presenti Antonio Brianti e Andrea Bertoli 
non sono nemmeno specificate la cittadinanza o la professione4. Non molto di 
più si apprende dal documento, che si caratterizza per una certa ridondanza di 
stile e formule ricorrenti e che risulta volutamente vago, tale da assicurare una 
tutela legale ad ampio raggio a «Minnicti» – singolare variante grafica con cui, 
per due volte, compare il cognome dell’artista. Il dato più interessante, a ogni 
modo, risiede nell’accertata presenza di quest’ultimo a Siracusa ai primi di gen-
naio 1605, il che consente di affermare che doveva trovarsi nell’isola dall’anno 
precedente se, tanto più, era già coinvolto in contenziosi in luoghi anche piutto-
sto lontani, fra di loro e rispetto a quello natio; due città peraltro, in particolare 
il capoluogo peloritano, che egli frequenterà e per le quali lavorerà.
Dunque, il pittore deve essersi trasferito in Sicilia in un momento sì non ancora 
definibile in maniera puntuale, ma collocabile con buona approssimazione tra il 
settembre 1603, quando egli doveva risiedere ancora a Roma presso via del Cor-
so, e l’autunno o comunque la fine del 1604. Se si dovessero prendere alla lettera 
le parole di Susinno, secondo il quale il siracusano aveva vissuto a Roma dieci 
anni, il suo arrivo in città dovrebbe quindi ricadere nel periodo compreso tra il 
settembre 1593 e la fine del 1594 e dunque intorno all’età di sedici-diciassette 
anni (era nato l’8 dicembre 1577), in un momento prossimo e forse di poco 
anteriore all’arrivo di Caravaggio nella capitale. Addentrandosi ulteriormente 
in tale, complessa ricostruzione, che al momento non può contare su ulteriori 
appigli, e considerato che intorno ai quindici anni Mario rimase orfano del 
padre, è nel giro di uno o due anni al massimo che dovettero susseguirsi il con-
seguente abbandono della città natale e il passaggio da Malta, prima di giungere 
nell’Urbe.
Tornando all’atto di procura del gennaio 1605, l’ampia tipologia di casistiche 
contemplate – cause, liti e questioni civili e criminali, davanti a tribunali sia 
temporali che spirituali – conduce, nel caso specifico, al di là di una formulazio-
ne eventualmente anche convenzionale di questo tipo di documenti. Sembra in-
fatti delinearsi sempre più la figura di Minniti come un personaggio irrequieto, 
un po’ come Caravaggio con cui, non a caso, deve essersi trovato in sintonia. Al 
di là che, secondo Susinno, a un certo punto il siracusano si sarebbe allontanato 
dal lombardo e dal suo comportamento sregolato; e nonostante quest’ultimo, 
durante il processo del 1603, avrebbe preso le distanze dal primo (sempre se 

4 Casuale sarà una certa somiglianza del cognome della moglie di Mario («de Bertoldis») con quel-
lo del secondo testimone, stante la possibilità di storpiature su quest’ultimo, il cui nome peraltro 
è scritto erroneamente («Andras»).
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1. Marcellino Minasi, Ritratto di Mario Minniti, 
incisione, 1821, pubblicata in G. Grosso 
Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi e 
degli esteri che in Messina fiorirono dal secolo 
XII sino al secolo XIX, Messina 1821.

identificabile nel citato «Mario pittore»), ma forse più per evitare all’amico un 
coinvolgimento in guai giudiziari5. Un’indole di Minniti per certi versi affine a 
quella di Merisi, che troverebbe conferma nel nuovo documento, si evince del 
resto da alcuni episodi, anche di una certa gravità, riportati dalle fonti. In parti-
colare, sempre il suo principale e primo biografo narra di un non meglio preci-
sato «intrico occorsogli» in gioventù, per il quale egli dovette abbandonare la Si-
cilia. E ancora, una volta qui rientrato e verosimilmente non molto tempo dopo 
il suo arrivo, sempre Susinno informa di un rifugio del pittore presso il convento 
dei Carmelitani (in Ortigia), per aver ucciso accidentalmente un uomo («un 
omicidio casualmente commesso»)6. Tuttavia, l’eventuale fatto delittuoso non 
sembra collegabile al documento ora emerso, se non a livello di speculazione.
Il documento qui ora pubblicato, in definitiva, apre nuovi scenari sulla biografia 
e in particolare sulla condotta di Minniti, di cui si potrebbero trovare ulteriori 
e utili tracce negli atti giudiziari del tempo, forse finora mai sufficientemente 
indagati in tal senso, tra Siracusa, Messina e Palermo.

5 Ritengo che non vadano prese troppo alla lettera le parole di Caravaggio quando testimonia 
di non parlare con Minniti da tre anni, che peraltro è la stessa cosa che egli dice a proposito di 
Orazio Gentileschi (il quale riduce questo lasso di tempo a soli sei-otto mesi), cfr. Di Sivo, 2011, 
pp. 103 - 104.
6 Susinno, 1724, ed. Firenze, 1960, p. 117. Per Hackert, 1792, p. 38, Minniti si rifugiò invece a 
Messina. Cfr. anche Grosso Cacopardo, 1821, pp. 83 - 84.
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1605, gennaio 11

Mario Minniti costituisce suo procuratore Giovanni Battista Bonanno giure-
consulto siracusano assente (ma come se fosse presente), per curare i suoi inte-
ressi nelle cause, liti e protesti che lo riguardano a Messina e a Palermo. Testimo-
ni all’atto di procura: Antonio Brianti e Andrea Bertoli.

Siracusa, Archivio di Stato, not. Giambattista Galizia, vol. 10731, cc. 223v, 
224rv.

|c. 223v| Pro Mario Minnicti

Eodem die [1605, gennaio 11]

Marius Minnicti pictor civis fidelissime urbis Syracusarum mihi infrascripto |c. 
224r| notario cognitus sponte, iuxta formam iuris, omnibus melioribus modis, 
constituit, creavit et sollemniter ordinavit et fecit in eique verum, legitimum 
et indubitatum procuratorem, actorem, factorem etc. utriusque iuris doctorem 
Iohannem Baptistam Bonanno syracusanum, licet absentem tanquea presentem, 
ad vice nomine et pro parte ipsius contrahentis in nobili urbe Messane, in felici 
urbe Panormi et alibi ubi oportuerit comparendi coram excellentissima Magna 
Regia Curia et in omnibus quibuscumque curiis, iudiciis et magistratibus et eo-
rum quibusvis iudicibus et officialibus maioribus et minoribus, temporalibus 
et spiritualibus, presentibus et futuris quibuscumque nominibus nuncupent; 
ibique dictum Marium contrahentem, bona et iura sua defendendi et defendi 
faciendi in omnibus et quibuscumque causis, litis et questionibus civilibus et 
criminalibus, motis et movendis, incohatis vel incohandis tam pro quam contra 
quascumque personas agendi attive et passive, dummodo quod in causis passi-
vis prima citatio fieri debeat in personam ipsius contrahentis dictasque causas, 
lites et questiones usque ad finem prosequendi; et si opus erit pro premissisb 
et premissorum quolibetc adimplendis quosvis petitiones, oppositiones, libel-
los, scripturas ac damnos offerendi et prosequendi et oblatis et presentatis prod 
partem seu partes adversas se opponendi et inpugnandi et ut instructissimus 
procurator subeundi et ex adverso subiri petendi testes, instrumenta protestata, 
iura completa et alia quecunquee probationum genera producendi et presentandi 
et productis et presentatis per partem seu partes adversas se defendendi et reser-
vandi et ex parte sui laudandi et acceptandi, terminos dandi et recipiendi, publi-
candi, concludendi, collactionandi, suplicandi, suplicationibus partium adversa-

a tanque: così per tamquam.
b premissis: m corretta su altra lettera non leggibile.
c Da quolibet a terminos un tratto di penna sembra cassare 11 righe.
d pro: così per per.
e quecunque per quecumque: qui e altrove n al posto di m.
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rum respondendi, et quoties opus |c. 224v| erit in causis replicandi iudicem seu 
iudices, magistratos, notarios et alios quosvis officiales et delegatos insuspectos 
dandi et allegandi et alios de novo eligendi et ad litis ingressus se opponendum 
sententiam seu sententias interloquutorias etiam difinitivas pronunciari peten-
di, audiendi et laudandi et ab ea vel ab eis et a quolibet alio gravaminaf illato 
vel inferendo se gravandi et opponendi nullosg et dicendi dictaque gravamina, 
appellationes et nullitates usque ad finem prosequendi et omnes alios actus iudi-
ciarios largo modo faciendi et exercendi, sigilla conparandi et conparata tollendi 
quasvis gratias et licteras obtinendi et impetrandi et debite exceptioni mandari 
petendi et faciendi et obtentas et impetratas per partes adversas revocari petendi 
et faciendi quosvis fideiussores sub quavis verborum forma prestandi et generali-
ter omnia et singula alia agendi dans et concedens etc. volens etc. cum potestate 
substituendi etc. sub […]h etc. ante etc. unde etc. 

Testes Antonius Brianti et Andreasi Bertoli.

f gravamina: così per gravamine.
g nullos: s aggiunta nell’interlinea. Segue que depennato.
h Due parole di difficile lettura, anche per la formula ceterata.
i Andreas: nel testo omessa e.
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