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frai lare di ccdic/ionisiiio in relazione alia produzione artística del mondo isla
mice) implica una rillcssione propedéutica sul piü ampio contesto storico-culturale
del le rela/ioni IVa le due civilia coinvolte nella problemática che qui ci concerne.
In cjiiesie) sense) il ce)llez¡onismo di arte islámica, e lo studio su di esso, assume
connotaii in qiialche niisiira originali in relazione al collezionismo per antonoma
sia. cie)e il colle/ionismo delle aniichita classiche. Qui TEuropa, nelle sue diverse
componen!i socio-cullurali, si pone in rapporto con il proprio passato realizzando
in c|iiesia dialetiica una operazione di riconsiderazione e di defmizione identítaria.
Nel colle/ionismo orieiiiale, e in quello di arte islámica in particolare (non solo
in cjllanto parte delTOriente, ina in quanto dotata di una sua propria specificitá),
rhiiropa si confronta con un mondo molteplice. non sempre estraneo e nemico,
comuncjue aiiro da se. portatore di valori non solo estetici differenti, realizzando in
questo caso una opera/ie)ne piü comples.sa di detlnizione identitaria sulla base del
ct>nlronto con e|uanto \ iene sentito come diverso. E' questo un fenómeno di lunga
durata che percorre la sioria cultúrale delEEiiropa sin dal medioevo.

1/interesse del colle/ionismo europeo per Parte islámica riflette, dunque, le
vicende che nel corso di secoli lianno caratterizzato i rapporti dei paesi europei
con il mondo islámico, o. in modo piü generale. i rapporti fra Oriente e Occidente.
Partendo dalla considera/ione che entrambi non siano delle entitá naturali, bensi
il Irutto delle reali//a/ioni mateiiali e intellettuali dell'uomo, si puo affermare che
I Oriente, come rOccidente. e un'idea che ha una storiae una tradizione di pensiero,
immagini e linguaggio che gli hanno dato realta e pre.senza per l'Occidente. Per
citare h.tlw ard .Said: "le due entita geograt"iche si sostengono e, in una certa misura,
si rispecchiano \ icendex olmente". 11 rapporto fra Oriente e Occidente é unaquestione
di potere. di dominio, di \arie e complesse forme di egemonia la cui dinámica ha
nel tempo contrihuito a configurare le rispettive rappresentazioni'.

'  .Su tjuesti tcini il (.iibauiio sia storiogratlco che antropológico éstatomoltovivace, la bibliografía
e iiiitic|uc I iccíiissinia. Mi limito a citare alcuni titoli. a niio avviso piü significativi; E. Said, Oriental-
i.Mun. Torino. 1001; M. Rinlinsc)!). II fascino dcU islam, "ñm, 1988: V. G. Kieman. r/íc/orí/í o/Hi/míWt
Kind: HUn k Mun. )clli>w Altin aníl Whiíc Man in an Age of Einpire, Boston. 1969; R.W. Southem,
Wcstcrn X'icws of Islam in flic Middlc .Agc.v. Cambridge. 1965: H. A. R. Gibb, Area Stiidies Recen-
snirrcd. LoiicKm. 1004; N. Daniel. Islam and flw VVí'.v/; TIw Making of an ¡inage. Edinburgh, 1960;
11. Monneret ele Villard. Lo sfndio dcll'Islam in Europa nel XII e XIII sécalo. Cittá del Vaticano, 1944;
M()iitgt)iiKM \ Watt W.. "Muhammacl in the eyes of the West", in Bastan University Jaiimal, 1974, n. 3,
pp. 61-60; I-. .AlTcrgan. f'.soíismo c aiteritii. Milano. 1990; M. Kilani. Linvenzione dell'altro, Bari,
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Tralasciando qui le problemaliche del medioevo e delia prima eta moderna,
ricordo brevemente alcuni fatlori propri delia cultura del XVIII sccolo che ebbero
importanza decisiva nel rinnovare profondamente rapproccio all Oriente: espan-
sione europea produsse significativi ampliamenti di orizzonte. un atte^-.iamento |
comprensivo verso ció che é estraneo ed esotico fu favorití) non solo dai \ iagj_iatori
ed esploratori ma anche dagli storici sempre piü interessali al comparali\ ismo, a ^
tendenza classificatoria si aggiunse la immedesimazione simpatetica che ctinsenti
all'uomo del *700 di superare le barriere dottrinali del passato e coghere elementi
di affmitá fra se stesso e il mondo oriéntale.

Nondimeno, Teclettismo trionfante tra la Ime del 700 e 1 inizio dell 800 \edra
nel diffondersi di temi e interessi orientali (in cui oriéntale diventa simbolo di tutto
cío che é esotico. misterioso, protondo, originario, irrazionale) una irasposizione
verso est dell'analogo entusiasmo per l'antichita greca e latina che aveva conquistato
TEuropa alKinizio del Rinascimento. Nel 1829 Vicior Hugo riassunse questa idea
nella frase: "Nel .secolo di Luigi XIV eravamo ellenisti, oggi siamo orientalisti .

L"opera di alcune celebri associazioni di carattere scientinco-culturale londate
nella prima meta delTBOO (la Socie'té Asiatique, la Royal Asiatic Society, 1 Amen-
can Oriental Society) insieme alia vastita e Tautorevolezza scientiíica delle ricerche
orientaliste in quel periodo (nei diversi campi:íilologico, lingüístico, letterario. an
tropológico, storiografico, numismático, archeologico, storico-artistico) produssero
oltre che una quantitá enorme di informazioni obiettivamente esatte sull Oriente,
anche una specie di conoscenza di .secondo ordine, riscontrabile in tutta una gamma
di rappresentazioni preromantiche e romantiche delTOriente come scenario esotico,
ad esempio, nelle "fiabe orientali", nella mitología delTest mistcrio.so, nella pittura
orientalista e nelle diverse "mode" orientali: insomma quello che Kicrnan ha teli-
cemente definito ".sogno ad occhi aperti collettivo delKEuropa suirOriente .

Dalla fine del XVIII secolo finteresse europeo e poi nord americano per 1 Oriente
ha avuto forti tratti politici ma la ba.se, forigine profonda di tale interesse e stata
cultúrale. Proprio la cultura, interagendo costantemente con forti motivazioni politiche,
economiche e militari, ha permesso il cristallizzarsi delfOriente come varicgato e com-
plesso oggetto di conoscenza, entro il campo del sapere che si defmisce "orientalismo".

L'oriental ismo é allora il diffondersi di una consapevolezza geo-politica entro un
insieme di testi poetici, eruditi, economici, .sociologici, storiografici e filologici; esso
é anche felaborazione, a partiré da una fondamentale distinzione geográfica, di tutta
una serie di "interessi" di tipo cultúrale che esso crea e contribuisce a mantenere.
Esso esprime altresí una volontá di comprendere (e spesso controllare, manipolare
e finanche assimilare) un mondo nuovo, diverso, per certi versi alternativo^

1997. Per una eslensione alia storia antica delle problemaliche connesse alia dicotomía Eun)pa-Oriente.
ancora attuali sono; S. Mazzarino, Fra oriente e occidente: Ricerche di storia greca arcaica. Firenze,
1947 e D. Hay, Europe: The Emergence of an ¡dea, Edinburgh, 1968. Per una ritles-sione tilosofica di
ampio respiro si rimanda a: J. Habermas, L'inciusione deU'altro, Milano, 1998.

Si veda l'Introduzione al testo citato di Edward W. Said, 1999, c il dibattito che ne é seguito.
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Ció clctti), rcspansionc coloniale europea segna una svolta dalle conseguenze
iiitdtcplici c pndondc: per quanto qui ci concerne, si assiste nel XIX secolo al
dilloiitlcrsi di una conoscenza piü ragionuta e diretta dell arte islámica di cui,
pur nella sua unitarieia di sempre. si cominciano a cogliere le diverse espressioni
dinastico-regionali e culturali. Le esposizioni universali vedono fallestimento di
padiglioni in cui sono ricostruiti i "palazzi" delle colonie nord-africane ed asiatiche;
il colIczitMiisnio puhblico e prívalo raccoglie un numero sempre crescente di oggetti
provenienii dai niercati coloniali e ottomani.

Ció non iinpedisce che, nonostante una piü diretta e scientificamente migliore
conoscenza, si operi qui una seelta per cui non si coglie tanto l'aspetto unitario
delrarte islaniica, come era avvenuto nel medioevo e nel rinascimento, quanto
inv ece un fiKí conduttore che viene .sentito da parte europea come caratterizzante.
In questo senst> Parte islámica assume definitivamente nel XIX secolo una conno-

ta/.ioiic "esoiica"".

Un datti che accomuna Italia e Spagna sta nella storia tardo-antica e medievale
clei due paesi che hanno \ isto entrambi, a seguito di una presenza arabo-islamica
lunga quasi due secoli in Sieilia e circa ,sette secoli in Andalusia, la fioritura nel
proprio territorio di un'arte islámica raffinatae fortementeconnotatanellesuediverse
rcali/./az.ioni, dalfarchitettiira alia decorazione, alie arti applicate"'.

L se nel Medioevo rinnuenza é evidente (e diretta) in Sicilia ed in Italia
mcridionale. piü tardi, fra il XV e il XVII .secolo a seguito dell'intensificarsi del
coiniiicrcit) di Venez.ia e di Genova con il Levante, il baricentro di un'arte italiana
di ispirazionc (frutto quindi di una scelta e non in questo caso di influenza) islámica
si sposta in Italia centro-settentrionale dove, di conseguenza, si registra la nascita
di un cxillcz.ionismo oriéntale, nella Roma dei Papi e nella Firenze dei Medici, che
vcdra in seguito notevolissimo sviluppo\

'  .Su qucsU) lema c .sullc problemaliche ad esso connesse si veda lo studio di M. V. Fontana
elle, sclilicnc inccntrato su un caso particolare. fomisce un importante contributo bibliográfico generale.
M. V. F-ontana, "I,"arte neo-islainica in Campania", \n Pre.^enza arabo-islamica in Campania, & curzdi
A. Cilarclt), Naptili, 1992, pp. 285-296. E' certamente interessante il recente testo di S. Vemoit, Dw-
covcriag ¡slamic Art: .Scholars, Collectors and Collections, London-New York, 2000, parücolamiente
alie pp. 1-61.
'  Sul ruolo che le storiografie nei due paesi hanno via via assegnato alia presenza islámica nei

proccssi elaborativi delle rispettive culture e identitá ci sarebbe molto da diré, ma evidentemente in un
coniestt) speeitlco di analisi storiografica. Ancora fondamentale é Topera di F. Gabrieli e U. Scerrato,
Cili Arahi in Italia. Milano, 1979. p. 763 e per il nostro tema il contributo di Umberto Scerrato, Arte
Islámica in Italia", pp. 275-574.

Si vedano a questo proposito: E. Grube (a cura di), Venezia e 1' Oriente Vtcino. Arte veneziüiia
e arte islámica. Atti del primo Simpo.sio Internazionale snlFarte veneziona e l'arte islámica, WenQUü,
1989; M. V. Fontana. "L intlusso delTarte islámica in Italia", in Ereditá dell islam. Arte islámica
in Italia, a cura di G. Ciiratola, Venezia, 1993, pp. 455-498; G. Damiani, "Bacini dommaschini e
archi soriani". in G. Damiani e Mario Scalini (a cura di). Islam, specchio d'Orienle; Firenze, 2002,
pp. 14-18; A. Cilardo (a cura di), Presenza araba e islámica in Campania, Napoli, 1992 (in particolare
i contributi di B. M. AUleri. M. E. Beranger, A. D'Aniello, M. V. Fontana, P. Peduto, U. Scerrato e
G. Ventrone); e per le ceramiche: Atti del XXV Convegno Al bisóla, 1993.
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Fra XVIII e XIX secoio si matura in ámbito europeo un atteggiamcnto nuovo
nei confronti deirOriente, certamente piü consapevole e clotto, piü motivato poli
ticamente e soprattutto piü sociaimente diffuso. considerato Tingresso sulla scena
della borghesia. ampiamente motivata ad imitare i modelli comportamentali e
culturali della nobiltá.

In simile contesto, l'approccio alTarte oriéntale si realizza altraverso due moda-
litá/momenti non sempre distinti, cioé: la raccolta di oggetti e la riproduzione degli
stessi. II '700 registra, infatti, la vera imitazione o "copia ragionata" degli originali
islamici e questo avverra in Italia sulla scia della Chinoiserie e della Turqucric in
voga in Europa settentrionale.

Le campagne napoleoniche d'Egitto aprono ad una nuova e piü ricca stagione
della conoscenza diretta dei paesi musulmani, dei loro usi, costumi, manulatti e,
sebbene Tattenzione prevalente fosse rivolta all'Egitto antico, il collczionismo sia
pubblico che privato raccolse un numero via via cresccnle di oggetti acquistati sui
mercati coloniali e ottomani nei viaggi che sempre piü frequentemcnte si compi-
vano in Oriente o nelle citta europee dove il mercato dcirarlc era piü sensibile
alie nuove tendenze del gusto e quindi piü altivo a procurarsi oggetti provenienti
dalPoriente'".

Del contesto italiano in cui nell'SOO si sviluppa ¡I collczionismo rivolto al-
I Oriente prendero a titolo cscmplificativo quanto, in grandi linee, avveniva a F'irenze,
Milano e Roma escludendo Venezia, come anche Napoli e la Sicilia i cui ct)ntatti
con il mondo islámico seguono, come si sa, percorsi piü speciílci.

Nell 800 arrivano a Firenze, dove il collezionismo mediceo aveva del resto
gia lasciato spiendide tracce, importantissime raccolte di materiali arabo-islamici
attraverso il collezionismo privato nazionale e internazionale, in special modo da
parte di quella colonia di personaggi anglosassoni e lllo-francesi che avevano eletto
la citta loro patria di adozione'.

Uno dei piü importanti fu senza dubbio Frederick Stibbert che aveva raccoltcí
nella sua villa di Montughi una imponente raccolta che comprendeva, tía Taltro,
un núcleo importante di armi arabe, turche, persiane e indiane e vari altri manulatti
islamici. in prevalenza ottomani. In sintonia con il eusto del "revival", rivolto a

•Si rimanda alia ricchissima ed ancora valida raccolta di studi su: lut conosccnzxi dcH'Asia
e clcirAfrica in Italia nei sccoli XVÍll e XIX. a cura di A. Gallotta e U. Marra//i. Napoli (I.LI.O.).
19X9. 3 voll. Per una panorámica genérale siil collezionismo italiano si veda: C. De Benedictis. Pel
la Mniia (Id callezianisnia italiana: f'onti e (lacinnenti, Firenze. 1991. Riferimento fondamentale resta:
F. Hasckell. Ae inetaniorfosi del ̂ iisto: stiuli su arte e puhhlica nei XVIII e XIX sécala. Torino, I9S9.

Alia presenza dell'arte islamita a Firenze c stata dedicata un'importante mostra nei 2002:
Islam, specchia d Oriente. Raritd e preziasi nelle calleziani statali jiarentine. documentata nei catalogo
(Firenze. 2002) a cura di Giovanna Damiani e Mario .Scalini. .Si e (atto riferimento particolarrmente
ai due contributi di G. Damiani: "Bacini doma.schini e archi soriani". pp. 14-17. e "Orientalistica
ottocentesca tra (llologia e mercato". pp. 31-37. Si veda anche il precedente studií> di G. Curatola. "11
collezionismo ottocentesco di arte islámica a Firenze". in Studi e ricenhe di callezianisnia e niusea-
itiafia (Quaderni del .Seminario di .Storia della Critica d'Arte) Pisa. I9S.S.
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cííntcstuali/zarc il luoghi lontani il materiale esotico raccolto, Stibbert esponeva in
niodt) scciiogranco, in ambicnti ispirati alFAlhambra la sua armería oriéntale®.

La collc/ionc di Costantino Ressman. che era stato ambasciatore d'Italia a Parigi,
annc>\ cra\ a un ampia varieta di armi tra europee e oríentali, tra cui due spiendide
daghc prov enienti da Granada e databili al XIV e XV secoio. La donazione al Museo
del Bargelk) negli ultiini anni del XIX .secoio era stata sollecitata, su disposizione
testamentaria, dai suoi amici Louis e Jean-Baptiste Carrand i quali, giáanni prima,
ave\ ano dt^nato la loro collezione in cui la sezione islámica é rappresentativadi quasi
tutte le tipologie di "oggetti" prodotti dalla civilta islámica. Se mancano totalmente
libri e eodici miniati, la scolta degli oggetti dimostra la prevalente attenzione ai
prodotti delle arti applicate, propria del collezionismo darte della seconda metá
deirsoo. rieereati sul mercato europeo (Parigi e Lione prevalentemente). II núcleo
piü significativo e rappre.sentato dai metalli di cui sono riuniti esemplarí significa-
ti\ i di quasi tutte le maggiori aree di produzione, con un'accorta selezione di tipo
cronológico non superando mai gli oggetti la soglia del XVI secoio. Sono presentí
vasi di scuola siro-mesopotamica, ciotole di fattura siríana mamelucca legate pro-

babilmente alia cH>mmiitenza di corte, alcune ciotole persiane di etá timuríde. Molto
ricca e la se/ione degli avori, a testinionianza delPadesione dei Carrand al gusto
neo-mediev alista, con oggetti di manifattura fatimide, ispaiio-moresca o dall Italia
meridionale. Non mancano dalla collezione le niaioliche, categoría di oggetti che
godra di notevole fortuna nei corso delf 800. diventando una vera e propria moda
nei colle/ionismo privatií e borghe.se del secoio, .sebbene estraniatadai suocontesto
c dalla sua originaria l'un/ione d'uso, cioé il rivestimento architettonico di edifici
civili e religiosi".

Quasi duemila pez/.i comprendeva la collezione di maioliche oríentali raccolta
da Masiíii Perkins negli ultimi decenni delPSOO e donata aH'inizio del XX secoio
al Museo del Bargello. Un ulteriore núcleo di maioliche figurano nella collezione
raccolta da .Stelano ed Ligo Bardini nei corso della seconda metá del XIX secoio
c recentemente donata al Bargello'".

Tessuti e tapixni di manifattura islámica figuravano nelle raccolte del Bardini,
dei Garrand ed in quella del barone Giulio Franchetti, eccezionale per quantitá e
qualita dei tessuti dalfantichitá fino al XVIII .secoio". Le donazioni al Bargello
hanno cosí costituito un importante núcleo di tessuti prodotti da manifatture islami-
che rappresentativ e di tutte le epoche e le aree di produzione: dai tappeti anatolici
o persiani ai tessuti ottomani. dai piü antichi frammenti di produzione o influenza

CTr. n. R. Rnliiiis»m. II Museo Stibbert a Firenze. Milano. 1973 e S. Probst, La collezione
turca di Frctlcrick Stibbert". in K. Ashcngrecn Piaccnti (a cura di). Tíím/jcnV, Firenze, 2001, pp. 13-21.

"  l,o stuilio piü csaiiricnte sui fratelli Carrand é: Arti del Medioevo e del Rinascimento. Oniaggio
ai Carrand /.S'.S'V-/9<S'9. a cura di G. Gacta Bcrtelii e B. Paolozzi Strozzi, Firenze, 1989.

CIr. I.'ereditñ Hanlini. Prablemi e proposte di soliizione, Atti del Convegno, Firenze, 1983;
F". .Scalia. // Museo Hanlini a Firenze. Firenze, 1984.

"  C'lr. Ci. Curatola. "11 commercio dei tappeti a Firenze nelPOttocento: appunti sugli antiquari
Bardini". in La conoscenza dell'Asia e dell'Afriea.... cit.. pp. 248-260.
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sasanide. ad opere ire-quallrocenlesche di provenien/a ispaiio-niorcsca. lino ai te^slltl
persiani di época safavide.

La corte nranducale florentina non fu insensibile ai nuovi orientamenti cti uiia n
Leopoldo 11 finanzió insieme al re di Francia la ••Spedizi^e Lcl.eraru, lose a
Eoitto" che ebbe luogo nel 1828-29 diretta da Ippolito
auella frúncese "uidata da Cbampollion. ina a Firenzc e cerlainente il eolle/i
Jrivato. borghese che raccoglie al meglio fereditá del grande
sostenuto anche da un fecondissimo mércalo che. in mancan/a di
di controllo da parte del neo-cosliluilo slalo italiano, consentía una
circolazione di beni entro e fuori i confini deiritaiia.

La cesura deiia meta del secolo introduce, con iniziative diverse nci contciuiti
ma portatrici di tangibili e forti motivazioni. spinte notcvolissime per
ricerca e il collezionismo di oggetti islamici nel piü diíTuso gusto per 1 orienta is
risalente. come si é visto, agli inizi del secolo.

La seconda meta del XIX secolo segna per Firenze un periodo di straordmario
e fecondo interesse per il mondo oriéntale: vengono promossi studi lilologici c
islamistici. Dal 1859 Michele Amari vi teneva la cattedra di lingua e lettcralura
araba e fondera nel 1872 la Societa Italiana per gli Studi Orientali. Nel 1863
istituita la cattedra di sánscrito e mitologia comparata aíTidata ad Angelo De
bematis che fondera a sua volta la Societa Asiática Italiana. Grazie al lervore
questi studi, ebbe successo la candidatura di Firenze ad ospitare il IV Congicsso
degli Orientalisti nel 1878. Fu qucsta Foccasionc per avviare una genérale ricogn^
zione dei materiali islamici esistenti nelle raccolte statali, soprattutto biblioteche e
archivi: Italo Pizzi poté cosí predisporre su incarico del Ministero della Pubblic«.i
Istruzione, il Catalogo dei codici persiani della Biblioteca Medicea Laurenziana-^
In occasione del congresso fu allestita dalla prima esposizione oriéntale presso
biblioteca Riccardiana e Moreniana'^

Al XIX secolo risale la sistemazione del Museo di Antichi Strumenti, cicdc
del lorenese Museo di Fisica e Storia Naturale, dove confluirono alcuni astrolabi
arabo-islamici di provenienza medicea, datati dal X al XIV secolo. Si deve ad uno
dei suoi direttori, Ferdinando Meucci, l'acquisto di un pregevolissimo globo ee
leste deirXI secolo proveniente da Valencia: é ritenuto il piü antico globo celeste
esistente al mondo'\

NeirSOO é Milano a rappresentare meglio, fra le ciltá italiane, quei caratteri di
modernita e di industriositá che la ponevano al livello delle capitali europee. ne
clima romántico di fede nel progresso e di impegno civile'L Come nel resto d'Europíi

Una esauriente panorámica sullo sviluppo delle scienze orientali a Firenze si deve a S.
"Gli studi di orientalistica a Firenze nclla seconda meta dcirKOO", in La conoscciiza ilctLAsia.. -
pp. 103-120.
" Cfr. M. Miniati. Museo di Storia della Scienza.Catalofio. Firenze. 1991. p. 8.

Per un panorama piü ampio sulla vita cultúrale política ed económica sulla Milano dcll 80()
cfr; La Milano dei grundi viafigiatori. (a cura di) F. Paloscia, Roma. 1992; Milano Jin tU'

,/ V/y s€Colt^--'

II eollenonnmo d. arte isUnnteüPa luilm ' / ^

--srr'iífe
nobili c ilulla borgbcsia m pu-"-' ;,ndie Lpo GiusepP^ Acef '■
prcAciiion/a oricnlalc. iiiu.-rcs>0 > e que' tó'á
pac^i da S.aggia.ori o e ad
Bcniaaliim Droselti. ^^L-ssandriu ''' ''""31.; suaniog''® fcostutni
consolé di Austria al I".' ira il ^ .J! un e speutu'""' „ in Eg»"'
raccolta cui/ia del museo di „orie sulP^L-ui al su» soSS'®" ,, nenie"-reuis.ro ,n un libro-d.Kuntento delrapP-tVl e^^^^^^
dedle donne delFbaret.f l
icstimonian/a di grande intcic. . j-jare h» '^^5! ' -a la " .noscritwAques,oprop..s..ovallapenae - ,n,nrque o u ,,„„i d, menos
del tempo d, farsi ri-ratm ut aP'" ,e pn^

Alia seconda u.clá JS Bra"lo»'^"' ^sem^^Íonéarabi da parle della Biblioteca N ,,,,-esolismo-'"„Oriente-B^^eme". „elaM.dii gli ar,sloe,aiiei_cbo-.-;»';.^;;';,;dco_-^^^^^^^^^
euliurali. pre\alenieme'iite t jjsiinse '"'Ln-Corso ^nionn» is ¡i suonipoie de! celebre -Mcssat-d'-^.e au'f,^tninn^ltenV ' JC
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al

della Societá Italiana per gli Studi Oricnlali. membro dclla dclcga/ioiK Habana c
primo Congresso Intemazionale degli Orienlaiisii nci 1873 a Farigi .

Gran parte cieile coilezioni di quadri. di arazzi cinqucccnlcschi e di^^i^^^
isiamici raccolti durante i suoi viaggi. la biblioteca e rarchivuí
trasferiti dalla moglie francese Marie Peyral ncl caslcllo di (iaas ccc . . . _
di Bruxelles. di proprieta della íamiglia Arconali Visconir La inarchcsa si dislinsc

c di Parigi c per
Mide va

di

per i generosi lasciti alia Sorbona e alPEcolc Nórmale Supcricurc
varié donazioni ai musei parigini. tra cui un lascilo al Louvrc cbc con

• • • I • I .1 YII M'ColO. Ol 1"*^
una bellissima scatoletta di avorio di maniíaliura islámica uci ah

venienza spagnola-\

Diverso destino ha avuto, íbrtunatamenle, la colle/.ionc di oggelti
Gian Giacomo Poldi Pezzoli che. insieme a quella piibblica del C asie _
seo costituitasi precedentemente, rappresenta al mcglio rintcrcssc
manufatti isiamici. Testimonianza slraordinaria del gusto antiquario del tuii
collezione Poldi Pezzoli contiene oggetti isiamici non niimcrosissimi m-» ^
qualita. grazie alia competenza di Gian Giacomo. dci suoi collaboraton e c
canti a cui si rivolgevano'V

atolieiII núcleo principale dei lappeti c composto da tappcti di corte pcisiaiii. taiio d
ed egiziani di raffinatissima fattura. tali da rendcrc la collc/ionc lamosa m
mondo. I tessuti. solo in piccola parle orientali. crano. cscludcndonc due ci
provenienza anatolica e persiana per documentare non tanto le prcdilc/i^^'
che del gusto, quanto le aliinitá dei grandi moduli decorativi. a magliv o_i
pigne e fiori di cardo, con i preziosi lampassi e velluti broccati del cinqr'v'^''
produzione italiana, anchbssi prescnti nella collczionc \

Oltre ai tappeli e ai tessuti, lo stesso Gian Giacomo acquisi una dccina d' n
isiamici. alcuni di época mamelucca. di manilattura euiziana c siriaiia. data

lS('

lli

Riguardo ai rcsoconii di viaggi», c alie pubhlica/icn. deirAret.naU cír.:
a^uu) d Lira di C.ianmarUno Areonali Viseonti (iXb.ST. in Amiali dcll'Isúlulo UnivrrsiKi^"'

^  NupoU. supp . n. 88. Napoli. 1996. vt,l. 56. lase. pp. 2 ss.; (i. Aret.naU VisetuiU. VMC'S-

SVaado li '/ Torillo. 1872. (i. Arconali ViscoiUi. ( "" ^ ,piii
'  Arconali Visconti. Diario di a»

-  SiiM 'l'iiiia di lai l iimíi, iii Aridiici l'í lmi. liii ini'. inMÍia
en Bdeitl .,". ''-■•y- »• caMcllo di (Ina-hcek r: Ucnson. I-"

CiaasbecII.Torino. 1968; F Cumon '
C Bronno I , • T" /trr rniíi//-V'i.sr (/íí(7í/iíí's vr'/M ( - u ittis
/v,®Z 7' ' ''<■ n -uxciics, b)7n. M »•"fe ' "-'"II" '11 <l"o^ln.k. Pire,ve. In.t2.
Oaasheek. 'k'!' ''' "■'' " Vaniloiniael. !.<■ i

'  Si vedi il 1. 1 ' Kí^nson. Hci KastccI-Miisctmi van (¡aashcck. l-Ciini ' ^
""■'es (Oraneeric '''' des arÍKÍnes d 17011 daiis les ailleeli"'"

7 ZZ P- 2M, p. ixn,.-  aZv .a ''"' MPeno. 1472.Tess,,,,. Milan,,. l<)8rpp'Z27'''"'''' '''' ' '

sln-í'k-

fraii-

II i (d¡r:ioni\ni(

• -...lo HfiC

669

ee,e,.ücara«eri
.Ve,.XV..e...np..conre^
lasUo el, ..nnclc p.vgÍH 1 e ''fl
secU,. ,xpin,ti a nunlclb del XV secolO" •rplondicla b,occa indícala coinc pcrxs "sala/^ Írioni «"i ^

'  , D.-i «ti Pezz"" _w,fíralecu"^ _:famira

auoc - , j g peiMo»" - ^

pirati a .luxlclli del XV secolO" • eta
lida b,occa indícala conic pcrxu "sala

N

di gran

antiche
turca c

niancax a nclla dimora ''";^'^"„',„anieta riancf® "S^ane
s ,..a al icnipc. dove anlichi; a^ ,^111 secol" e

,c. I . arnicria cenia, ^
-.. c iraniana del W11 e ' ^ or a ^

del XVII xccolo" . al FaP „...„ffienl .
^Vlñ secolo. ma.-

, . . .,enie.e.a'oa'7;:¿>¿5■olle/io,ns.no nnnaio^e^^^^^^
;idrT:,;:, c-bnab. iSeSnobiliá.> l.e cose non ^..iglie papa'!;';; prova"Ca.oad
acecnuiandosi il j. |„;,nula»' pid ppa^lfocóda"'^"'
ricchissimc. l-a circola/ionc^ d ?Z,niali^®'' .alift"''.ad nso principesco '''' prodo»' ^Zelle'""''^11'"esideiio di possedcic ' . „isuini>^' ,. ¿pcuipa" -pute'''

ssandria d' Huitu>. ccniro d » d. -o,
prineipale inotiva/ione pe

ei.ne relieioso. rondanicntaO ^ ¡^-o-e , relig'^'^aee'a•''XpOria"'''■'iio»»„« .,1 a.."-»»-,, '¿^
r-ondanieniale sa.a d a 'CniP"^"

"hkIo prepondcranie"'. c d' _ pcO'a'a"' „on a" , „,ico aP^oPea'bde--. i,Ji, di cuella r.o.yd^- p,p „cu.ro alie
Sol^^ ,\\ liintano. dUllM j;.,holl^'^\ oleSi^^ ..

Ale;

princ
diñe reí

solo

l,ia d-légiiio. cciuro dO' d. « úco.«F' . ^esü in
ipnle n,oliva/io"e- pe ,len'"-'a-' co-aP^Criareli Jioso. londanicnialm n^^,.e.nogr' i la C ,leníe di docu.nenia/aoae s. ord.a' f>F¿,„,addlO

-onda,neníale sa.á Ü 'C »«^Zacclaa»''S' ba fpdvata
n prepondcranie"'. c d- ^ , eeicoF'^; J Pi,ede di quella iKa^d^' „,u.ro ^.^deate ;> aliedi quello loniano. ua

divino
di nta

^^^^ diaba¡".'dcoll«^"
10. pií, perieoloso. a ^,,,1.1 ,982. l!fqilaa''',af»«"^,lnaulaili di a,ie islanuea „

nul"

éricoli^^"" „a75-2»"„80;Aj^;,ncoio.->v" - 1982-P? ylib"®'u oijna
li a,-.e islaaae-a i

AA.VV.

iirme• ' Sull
Miiltum.

^^lla racctilia
Sala cl'arnii
pp- 13-26

'i /■■wm-'l"- ' 'li Mil-'"";,; re::"' i978- .,í»/''"' ^ijiiunia ' I li Pe'^ , Pol^' onU^^' • ci 'l' 3.

■ra scena e .s,"' -"" " f, Orí> «»>»

(. M .Siinaan e • ■ n'^'' ■ií''" i I0^"' rtíoaa""
■''"e-i. '■ "■' ■ ■'

li'L'i"

- ar C i 'i' riiev'aluí,., „u,s„a,. l-ae-n/ee I"!';')';,,,! ji ogf";„ ///«"''Z''''' i'"-'" p
■" CCÜabneli. --0''e';''j. pío XI ,1,0"

^  Ponicfici. in ,¡0 .v/í-í"'^
PP. 275 ss.; Tcsori Ji
"^^'í^lra, Roma, b)7.S. , SP"'"' ' ,6#''íi).pP"'

Si veda: 1^.

^^^'lla Compaynia di st^r''^ j'/fíi/'"'
CIV. A. Tinto.

Compaipiia -
CIV. A. Tinto. 1 ../,/,v,í<""

^^^niribuii". in Accadi'Hf'^' '
^^'dicca a Pama,



670

Marui (¡tnvdHiui

di Aiaiiasius Kiaher
e alie istituzioni religiose quali la grande raccolla ^ . ,,j;i l'idc o di
al Colleaio Romano, e le collezioni del Colleg.o Lrbam. d, I n ■al Collegio Romano, e le coiiezioni ue. - ^rienn
vari allri Collegi ecclesiaslici dove erano raccolli gran parte de^- .-r
che penenivano in Vaticano come doni per il papa .

I- -. 1 .r.. f>m'i«'"io alia oci
A partiré dal XVI sccolo si diffondc la nccessita di rcndcrc

lezza attraverso manifestazioni artistiche, Irutto dclla crcazumc uniai
definite "artificialia" per differenziarle dalle "•naluralia . che a\e\ano e-
il collezionismo europeo, dando origine alie famose ••Wunderkanimein

II XVIII secoIo segna importanti mutamenti. come si e detto; un
gusto, un anelito razionalizzante e sistematizzante. basato sulla lagioiK \\
altererá generi e temi. Diminuisce lo spirito religioso, comineia a
desiderio di mostrare al pubblico qucl che si ha. cosieehé il pubblieo
si tratta piü di '"stanze meravigliose" o di "salottini segreti : si tratta ^
che devono avvicinarsi al cittadino, edúcame il gusto, ampliare iniine
sociale^^ ^

In questo processo evolutivo la figura di Cario 111. re di Napoli e poi di I
é una figura chiave ed emblemática.

In Italia e. in misura anche piü rilevante in Spagna. finvasione ñapo ^
provochera la dispersione di intcre collezioni e. nel corso del XIX seco ( .
museo pubblico si imporra con lorza un po' dovunque.

Se il Prado viene creato nel 1819 con le collezioni reali. a Roma ^-jL-ua
gorio XVI fonda nel 1839 il Museo Gregoriano Egizio sulla base dclla yjl
raccolta di antichitá egizie presente nel Vaticano e delfacquisi/ione talla
nel 1919 di una parle della collezione egizia del cardinale Sletano

a

idea di

papa
ipl

Vil

Al collezionismo privato dello siudioso polacco A. Walinski e dell iiali -..^li
:  ,i . .. . ' _ . . ..

vjv.,iiv.f r\. vxcini' '"-* -

Gorga si devono le raccolte di strumenti scientifici (astrolabi) e di sirumenU
nelle quali confluiranno oggetti orientali, alcuni dei quali di grande ^
collezioni daranno luogo agli inizi del XX secolo alia formazione dei jal
Astrológico Copemicano (in cui confluirono anche alcuni strumenti proven
museo kircheriano)^^' e degli Strumenti Musicali*\

„  ̂l'f Enciclopedismo in Roma harocca. Athanasius Kirclu'i <' j,). //Collefuo Romano ira Wunderkammer e Museo Scientifico, Vcne/.ia. 1986; P. la) 8ardo (a
Museo del mondo (catalogo moslra di pala/.zo Vcne/.ia). Roma. 2001.

„ Pr l^nsei e collezioni a Roma nel XVIII secolo. Roma. 1996.
befevre. Note e documenti sulla fondazione di Musco Gregt)riano K.giz'^

lanea Grefionana, Roma. 1907, pp. 429-454. Mario"'-
n  I ^ Armellini, "II Regio Osservatorio e Museo Astronómico di Monte (^^alisi-Quadern, di Sludi Romani. "GH sludi scientiiici in Roma". VIH. Roma. 19.^9. pp- Roioa-
Stona e strumenti del Museo Astronómico e Copemicano di Roma. Guida alie eoUeZ'on •

■  / -^d" ̂  rovine della collezione Gorgrt al Museo Nazionak' ¡ ¡'¡ RaPU'-
^ma 1994""''' ^

II collczioniuno di arle isiamn u.o ¡slainiCO la

lilc.U.uici Mill'isltim- il ¡ icnte a qu« soito ani) jema
o u.t;: picc.u. serio rii primi ann. de ^aetani press» 1
ski. vissmo '""-•"""•'""^.^|",,¡J,i„gralieo. la ''
et>n ringente pairnnonu ^ u ,nli , mvinteBo^'

.1.1 1 ¡1S."1 i'' ' ...Illiiisi^'-T iiiKWsii^

,1Y/V sccolo-"

interesse f
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penaliz/ati ilai pros \eiliit'ei qual''"'' proda®°"jpi aPP''^aiá
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snl mcrcato e iliirants i • q: a '^'"^'oniitane"' . /cera"*"^ gadje"nizzava anche rlelle esl->;;'_^.p,uirá ane^ HSan Lmenzo in la-á'-'; "!;; prcsso >1 <" «o da
inaugúrala la sede del ^ - ^|„cinlari''" ,¡,ie di jj, fa .^dee"^
niondiale il \e-n»e^,j,,eria , «cuo" !,"noil''"'.lind''a'"°
itndarono qtiasi luib a ^ -j
alcnn, .nmall, al Mn^e" J' . ,„dualf"
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un grosso acquisto a Costantinopoli e proseguita senza sosia fino ai prinii anni del
'900 nonché la formazione di una biblioteca specializzata, fecero si che le nuovc
generazioni di allievi della scuola, ma anche degli artigiani dalla cilla, ammessi
ad usufruire delle suddelle slrullure, polessero avere modelli di ispirazione per la
produzione del neo-islamico, prevalenlemenle neo-moresco c neo-ollomano'-\

I casi appena esposli leslimoniano di una lipologia di collezionismo oricnlalc
ollocenlesco esplicilamenle molivaio da una precisa volonla imilaliva. Si tralla di
una imitazione ragionaia, quando non di copia, dove sono prclevale in blocco arli
decoralive, ma anche forme e decorazioni archileiloniche. Nel XIX secolo si ese
gue una vera e propria scella di modelli che si adallano alia moda e al gusto del
momento, i quali perallro ne vengono poi condizionali e delerminali.

Tra le fabbriche di cerámica (mallonelle e vasellame) si scgnalano a Firenzc
quella di Ulisse Canlagalli, a Doccia la Ginori, a Roma quelle di Torqualo Caslellani
e Pío Fabri, a Napoli la anlica Giusliniani e quelle di Salvalorc Delle Donnc cd
Enrico Delange''\ Le offlcine muranesi eseguono, in parallelo con quelle francesi
di Brocard, bellissimi esemplari di bolliglie e bicchieri di imitazione siriaca (XII-
XIV secolo) e di lampade islamiche"". Per Febanisleria, si segnalano due arlisli
che nella realizazione di alcuni dei loro mobili si rifecero a schemi e motivi deco-
ralivi iralti dal repertorio islámico: Cario Bugalli di Torino e Luigi Maslrodonalo
di Napoli"'^

Solo un accenno alio sviluppo neirOttocento di un parlicolare tipo di rcvival
archilellonico che riproponeva forme e decorazioni islamiche, soprallullo neo-
moresche, impiegaie da solé o insieme ad allre forme anch'esse írullo di revival
quali il neo-gotico e il neo-rinascimenlale^''. L'arislocrazia e la buona borghesia

Cfr. M. V. Fontana, "L'arte neo-islamica...", in A. Cilardo (a cura di), Prcsenza araba e
islámica.... cit., pp. 293-294; E. Alamaro, "Sullc collezioni didallichc c sulla 'ragionata imita/.ionc' di
omati islamici nella produzione delle Scuole Officine del Museo Artistico Industríale di Napoli (1880-
1892) , in A. Gallotla e U. Marra/.zi (a cura di), Ixt cono.scenza cU'il'Asia c del! Africa.... cit., III, 1,
pp. 261-318; AA.VV., // sogno del Principe, il Museo Artistico ¡ndu.striaie di Napoli: La cerámica fra
otto e novecentn. Catalogo della mostra di Faenza 1984, Firenzc, 1984.

Non mi pare che csista ad oggi uno studio di insieme, si rimanda pcrcio alia panorámica c
alia bibliografía di M. V. Fontana, "Arte neo-islamica in Campania", cit., pp. 291-293; si vedano anche:
eadem, "L influsso delFartc islámica in Italia", in G. Curatola (a cura di), Ereditc) dell'Islam. Arte

islámica in Italia (catalogo della mostra di Venezia), Milano, 1993, pp. 472-73; idem, "Limitazione
europea della cerámica ottomana di Iznik. La fabbrica otlocentesca fiorentina "Figli di G. Cantagalli'",
in A. Gallotta e U. Marrazzi (a cura di). La cotwscenza deU'Asia e deU'Africa..., cit., pp. 727-748;
G. Curatola e M. Spallanzani, Mattonelle islamiche. E.semplari d'epoca e loro fortuna nella manifattura
Cantofialli, Firenze, 1985; Imme Sinne der Alten..., ¡talieni.sche Majolika des Historismus, catalogo
della mostra a cura di Petra Krutish, Hamburg, 1995.

^ Cfr. S. Carboni, "Oggetti decorati a smalto di influsso islámico nella vetraria muranc.se: técnica
e forma , in E. J. Grube (a cura di). Arte veneziana e arte islámica— cit., pp. 147-166.

Cfr. E. Alamaro, "Luigi Mastrodonato, inventore di mobili neo-islamici nella Napoli di ílne
Ottocento . in A. Cilardo (a cura di), Presenza araba e islámico..., cit., pp. 2-19.

.Sul tema esiste una consistente bibliografía prevalentemente di tipo storico-architettonico,
per (utti si rimanda al recente: E. Godoli, "Le vie italiane all'architettura orientalista", in R. Bossaglia

II collczionisnio di arte islámica fra Italia e Spagna nel XIX secolo.. 673

ctuiitiiissionarono casielli e ville in slile neo-islamico o in stile eclettico, ma

non iiiancavano monumenii funerari (cimitero di Napoli e cimilero di S. Orsola
a Palcniii)), cascinali, ponii. chioschi per il caífe nei giardini delle ville patrizie
(la prima e forse la Kaffehaus del giardino di Boboli del 1776). La prevalenza
del lo stile neo-moresco si giuslifica per il falto che gli studi ¡taliani ottocenteschi
suirarehitettura islámica si concentrano vistosamente sui monumenti spagnoli,
gra/.ie alia piibblicazione nel 1780 delle 16 tavole deWe Antigüedades Árabes de
fi.s/Hiñct. a ciii fa seguito nel 1813 quella di Cavenagh Murphy, Arabian Antiquities
<>J Sfniin. seguita dalla ricca produzione francese degli anni '40; decisamente piü
tardo sara Finteresse per i monumenti islamici del Cairo. L'imitazione si realizza
a diversi livelli nella planimetría, neirelevato. nelle forme e/o nella decorazione
arehitettoniea e gli esempi sono molteplici in tulla la penisola: il castello di Sam-
me/./.ano a Rignano sulFArno (delFarchitetto Ferdinando Panciatichi Ximenes
di Aragona), il salone per Farmeria oriéntale di Stibbert nella villa di Montughi
nei dintrírni di Firenze. la Rocchetta Mattei a Rióla di Vergato fra Bologna e
PtíiTctta Terme (per la cui decorazione il proprietario, il medico omeopata Cesare
Mattei, commissiono delle maioliche a Siviglia), il villino romano del pittore e
scenografií José Villegas, il corpo ollocenlesco della villa II Minareto di Narni, la
villa Bia/.zi a Picenego in provincia di Cremona (1860), la villa sul lago d Orta
ohe il nobile milanese Cristoforo Benigno Crespi commissiono per la m()glie Fia
Travelli alFarchitetto Angelo Colla, gli edifici neo-moreschi di Napoli e di Coste
laminare di Stabia, le numero.se ville salentine di cui si citano villa De Francesco
a S. Maria di Lenca, villa Pasca, poi Sticchi, a S.Cesarea Terme e II Minareto a
Selva di Fasano.

NelFOttocento Roma, meta del grond toiti; centro della riscoperta dell íin-
tico e, per alcuni, passaggio verso Oriente, accoglie viaggiatori, studiosi, artisti e
collezionisli da tulla Europa che animano una reaitá socio-culturale caratterizzata
dalla minore rilevanza di una borghesia imprenditoriale e intellettuale il cui ruó o
nelFinteresse per FOriente e nel collezionismo si é invece riscontrato a irenze e
a Milano. Non é quindi un caso che uno dei primi libri dedicati all arte is amica e
alFepigrafía araba sia di uno studioso romano, Michelangelo Lanci, e che opera
sia pero stampata a Parigi nel 1845'".

Fra i numerosi artisti stranieri che soggiomarono per periodi piü o meno lunghi
a Roma, non mancarono certo gli spagnoli: il gia ricordato Villegas, Pradilla, Fer-
randis. Moragas. Agrasot e, a partiré dal 1858, Mariano Fortüny y Marsal (nome di
battesimo José Maria Bernardo), nato a Retís in provincia di Tarragona nel 1838 e
arrivato a Roma con una borsa di studio del govemo della regina Isabella, ultimo di

(a cura di), Gli OrientaUsti italiani. Cento anni di esotistno (1830-1940), catalogo della mostra i
Torino, Venezia, 1998. Per gli edifici neo-islamici della Campania si rimanda invece ai contri uti
specitlci di M. De Rosa, R. Paone e D. Ricciardi in A, Cilardo (a cura di), Presenza araba e islá
mico..., cit.

M. Lanci, Trattato delle simboliche rappresentanze arabiche e della varia generazione de nui-
sulmani caratteri .sopra differenti materie operati, Parigi, 1845-46, 2 tomi.
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una lunga, ben nota, tradizione di mecenatismo rcalc per gil ariisii che si vt)levan()
educare in Italia, iniziata con Filippo IV e Velázquez'\

La sua personaiita e la sua opera si prestano perfeltamente ad essere scelle aJ
exempliim da parte di chi voglia comprendere ed illustrare le variegate esperienze
artistiche che diedero luogo, a meta dell'ottocento, a fenomeni spesso ricondotti solio
retichetta di "orienlalismo". Nel noslro caso. poi. la sua figura é emblemalica in
quanto collezionista di anlichila islamiche che opero ira Ilalia e Spagna. reali/./ando
a Roma un atelier divenuto preslo nolissimo e ambilo luogo di inconiro di arlisii,
intellettuali e collezionisti che animavano fambienle cuilurale romano, allraverso

anche i numerosi contatti con il piü ampio contesto curopecf Sembra quindi plaii-
sibile pensare che la passione di Fortuny per l'arte islámica abbia in qualche misura
contribuito ad orientare in quel senso il gusto in ámbito romano.

Come si sa, la significativa presenza dei Fortuny in Italia proseguí con il figlio
Mariano Fortuny y Madrazo che insicmc alia madre si trasferiríi a Venezia nel pa-
lazzo Martinengo a San Gregorio sul Canal Grande dove riuniranno la splendida
collezione di stoffe antiche contribucndo. in un clima esietizzante e simbolista, a

fare della cittá il centro deifestctismo internaziíinalc'".

Mariano Fortuny rappresenta un modo tutto ottocente.sco di approccio al colle-
zionismo: in funzione, cioé, dolía spcrimcntazione arlistica (come abbiamo gia visto
avvenire in Italia con la creazione del Museo Artistico Industríale) e delFutilizzo

degli oggetti collezionati come elementi ornamentali e temalici dei dipinli. Cosicche
risulta facile riconoscere la .stretta relazione tra la tipología e le epoche degli oggetti
della sua collezione -ispano-arabi, XVII e XVIII .secolo, rinascimento italiano- e

i principan temi della sua pittura. Emerge in buona parte della sua produzionc
l'adesione al principio della veridicita storica (o forse piuttosto: verosimiglianza)
come accade nella pratica della "pittura di storia" del secolo XIX"^'.

" Devo l'individuazione di Mariano Fortuny come cscmpiare per il lema da iratiare a mia figlia
Emanuela, alia sua vivace curiosita di adoiescenie. alia sua giovane memoria, per aver riirovato nel
catalogo di una mostra vista insieme la scheda su Fortuny in cui si aecennava al soggiorno romano.
La bibliografía sulla vita e la vicenda artística di Mariano Fortiiny c ricchissima; una messa a punto
recente ed accurata si deve a Carme Arnau, "Documentación y bibliografía", in M. Dónate, C. Mendoza
e F. M. Quilez i Corella, Fortuny (IH3H-IH74), Catálogo de la Exposición, Museu Nacional d'Art de
Catalunya, Barcelona, 2003, p. 567 (pp. 469-484). La grande mostra tcnutasi al MNAC dal 17 ottohrc
2003 al 18 gennaio 2004 é stata accompagnata dal prezioso, csauriente catalogo appena citato a cui
hanno collaborato i maggiori studiosi delfartista illustrandone i diversi aspetti della personaiita e
della produzione. Per quanto attiene al nostro tema, cfr. F. M. Quilez i Corella, "Fortuny colecionista,
anticuario y bibliófilo", in Fortuny, 2003, pp. 419-432.

■''' Per il contesto italiano in cui Fortuny lu altivt), cír. R. Bossaglia (a cura di), GH oriciualisti
italiani. Cento anni di esotisnw {¡H30-I94()), cit. e specificamcnle: A. M. Fu.sco, "Avventurc arti-
■Stiche mediterranee per pittori meridionali". pp. 27-40. C. Julcr, "L'iiaiia c TFiiropa orientalista",
pp. .SI SK.

Per un rápido sguardo d'insieme cfr. F. Mazzocca. "La dinasiia dei Fortuny", in D. Puccini
(a cura di), Gli Spof(noti c L'Italia, Milano, 1997, pp. 201-204.

" Cfr. C. Reyero, Ui pintura de historia en España. Esplendor de un i>énero en el .v/g/o XIX.
Madrid, 1989.
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Qui evidcniemenie non ci occupiamo tanto della sua pittura, quanto invece della
sua attivita di collezionista di arte islámica e di quella di artigiano e restauratore
che, come si e visto, era sovente collegata alia prima e che risulta documentata
oltre che da oggetti da lui realizzati, anche da disegni, bozzetti, studi preparatori
per faenze a rillessi metallici, avori incisi e soprattutto armi (impugnature di spade
e pugnali)'-,

Nel 1877 Federico Zandomeneghi rievocava la folgorante parabola italiana di
Mariano Fortuny: "Rome attendait Farrivée de Fortuny, et le jour oü cet artiste
commenca a etre connu et a vendre ,ses teableaux á des prix fabuleux, on vit sortir
de tous les coins de la grande ville des jeunes qui.,. imitérent servilement le peintre
heureux, , A parte Fenfasi ottocentesca, é vero che Fortuny, catalano di nascita,
romano di adozione, parigino talvolla, marocchino aH'occorrenza fu preso ad esem-
pio nelFarco della sua vita breve da pittori di diversissima fede, furono in molti a
rict)nosccrgli capacita non comuni che hanno fatto di lui il piü intemazioiiale dei
pittori spagnoli del XIX secolo*'-', anche per i numerosissimi imitatori i quali, sia in
vita che dopo la morte, tanto in Italia quanto in Spagna ne hanno seguito le orme,
per tutti, i napoletani Domenico Morelli e i fratelli Palizzi, suoi devoti amici.

La biografía di F, e ben nota anche grazie a studi recentí5^ quello che qui
ricorderemo e relativo al suo soggiorno romano e alia sua attivita di collezionista.

La fonte principale di notizie sulla vita di F. é il testo pubblicato a Parigi nel
1875 dalFamico, collezionista estudioso di cerámica antica,barone Charles Davi ler,

sct vic. son ocurre, sa correspondance. Molto utili sono anche le Mewonflí
y recuerdos de mi vida di Ricardo de Madrazo, fratello della moglie Cecilia, e i
f^ecuerdos de mi vida delfamico pittore Martín Rico, nonché f epistolario da cui
traspare quanto rilievo avesse nella vita del pittore il collezionismo di antichitá

Da poco an ivato a Roma, dove abitó in residenze precarie in via degli Avignonesi
e in via di Ripetta, fu richiamato dalla municipalita di Barcellona con I
illustratorc ufficiale della guerra in Marocco, qui soggiomerá per due peno

Cfr. C. Gracia, "Fortuny como coleccionista, restaurador y artesano , in Fragitienlos,
1986. pp. 56-65: F. M. Quilez i Corella, "Fortuny grabador", in Fortuny, 2003, pp- 324-

Citato da F. Mazzocca, cit., 1997, p. 201. _
Cfr. i contributi di C. Juler e A. M. Fusco in R. Bossaglia, cit., 1998 e il pin

Gonzalos i López, "Fortuny y el fenómeno del fortunyismo en Europa y América , in Fortuny,
pp. 387-396.

R i mandando per una rassegna completa al giá citato catalogo della mostra del 2003 (
2003), ci limitiamo a ricordare alcuni studi ritenuti piü significativi anche in relazione nostro em .
C. Gonzalos López e M. Martí Ayxelá, Mariano Fortuny Marsal, Barcelona, 198 , vos, vo. ,
pp. 146-156); R. Vives i Piqué e M. L. Cuenca García, Mariano Fortuny Marsal. Mariano to uny
Madrazo. Grabados y dibujos, Madrid, 1994; A. M. Gonzáles-Simó del Río, Las artes suntuanas
hispano-niusulmanas en la pintura de Mariano Fortuny Marsal", in Ante el nuevo milenio, raices
(ulturalcs. proieccion y actalidad del arte español. Granada, 2000,1, pp. 135-140,

Martín Rico, Recuerdos de lili vida, Madrid, 1906; le memorie di Ricardo de Madrazo sono
state pubblicato da Gonzáles c Martí, cit., 1989; alia Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, nel
Fondo Mariutti-Fortuny sono consérvate le "Cartas de Federico de Madrazo a Cecilia".
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1860 e nei 1862. Questa esperienza sara di fondamenlale importanza per la succcs-
siva. e apprezzatissima. produzione pittorica di repertorio orientalista: fu. inoltre m
Africa che acquistó la prima arma ed altri oggetti che avrcbbc usato per ambien a c
le scene orientali dei suoi quadri. II collezionismo di armi era. come si e visto,
molto in voga in quegli anni come lo era anche la sperimentazione artigianale dellc
antiche tecniche. Fortuny fu un appassionato disegnatore e cesellalore di impugna-
ture di spade (lo erano stati anche Holbein e Durer). come testimonia tdouard de
Beaumont. studioso e collezionista di armi^ v che conobbe Fortuny a Parigi nel ISb
attraverso il barone Davillier e come risulta dagli oggetti da lui prodotli.

Tra il '60 e il '68 Fortuny torna piü volte in Italia, a Firenze nel 61 dove in-
contra i Macchiaioli. nel '63. '64 c "66 a Roma dove si stabilisce delmilivamenlc
nel '68. un anno dopo il matrimonio, davvero ben riuscito. con la nobile Cesilia.
figlia del piü noto pittore spagnolo del momento. Federico de Madrazo. La sua casa,
situata in piazza Monte d'oro tra il Corso e il Tevere. era íormata da due padigliom
separati da un giardino. uno di qucsti dcstinato a diventare Museo de Antigüedades
Continuo, tuttavia. a compiere frequenti viaggi a Parigi. dove vivcvano molti amici
collezionisti e il suo mercante, il notissimo Albert Goupil. a Londia c in .Spagna
dove. oltre a trovare ispirazione per i dipinti a soggetto arabo-andaluso. liovava
oggetti per arricchire la sua collezione. ormai prevalentemente oriéntala \erso le
arti suntuarie dell'islam e verso la produzione europea rinascimcntale e barocca di
armi e di tessuti.

Nel '69 riceve in dono dal collezionista William Wood .Stewart I aimatuia
"mongola", in realta proveniente dall'lndia o dall Irán (XVlI-XVlll) che ritiaira
nel quadro "El collecionista de grabados", e che. acquistata da Bsminger nel 1873.
potrebbe essere la stessa che fu poi donata al Louvrc nel 1922'^'' dalla baronessa
de Rothschild.

Le informazioni, descrizioni e notizie storiche sulla collezione di Fortuny turono
pubblicate nel 1875 da Edouard de Beaumont, Charles Davillier e Albert Dupont-
Auberville'^'. II loro inventario, delle 41 armi, delle 37 maioliche, 44 pez/.i di stoffe
antiche e 20 oggetti di atelier, fu con ogni probabilita usato per il catalogo della
vendita avvenuta a Parigi aH'Hotel Drouot dal 26 al 30 aprile 1875, dove furono
annotati i nomi dei compratori e i prezzi di vendita'*'.

Cfr. E. de Beaumont. Ch. Davillier e A. Dupont-Aubcrville. Aielicr de Fortuny. Oeuvre po.stume.
Ohjects d'art et de curiosité, Parigi. 187.*). p. 146 (pp. 71-84); C. Gracia, cit., pp. .'Í7-.S8.

Cfr. L. Gil Fillol. Mariano Fortuny. Su Vida, su obra, su arte. Barcelona. 19.^2.
Sulle relazioni con Stewart si veda: W. R. Johnston, "W.H. Stewart the American Patrón ol

Mariano Fortuny". in Gazette des Beau.x Arts, 1971. pp. 18."^-188; sul collc/ionismo di armi di For
tuny: S. G. V.. "Fortuny as a Collector and Rcstorer of Ancient Arms and Armors". in Bulletin of the
Metropolitan Mu.seum ofArt, 1921. pp. 234-235; Mu.sée du Louvrc. Arahesiptes et jardins du Paradis,
Paris. 1989. pp. 62-63.

Cfr. supra.
*■' Archives Drouot Documentation. Vente Fortuny, 26-30/4/ IS75, n. 406. p. 145. Ringra/.io la

sig.ra Marie-Cécile Comerre. Direttrice di Drouot Documentation. per la gentile disponibilita durante
le mié ricerche di archivio. 11 catalogo della vendita tenutasi a Roma nel febbraio 1875 c conservato a
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Colpisce, ncl suo modo di collezionare, il fatto che non si trattava di un pro-
cesso accumulalivo di oggetti, ma esprimesse, invece, un costante interesse per la
conoscenza storica dei diversi pezzi, stimolato forse dallo storicismo in vop nel
XIX socolo. Desiderio di indagare, gusto della scoperta, una sorprendente intuizione
fannt) di Fortuny ben piü che un dilettante o un aficionado: non era un parvenú
che cercava. attraverso una pratica alia moda, di ricavarsi un posto fra gli eruditi,
i conoscitori della buona borghesia in piena auto-afíeirnazione^-.

La sua biografía e il suo epistolario lo confermano ampiamente: lo vediamo
inipegnarsi nelFapprendimento delfarabo, dal tempo dei due soggiomi in M^occo,
chiede a Ricardo de Madrazo di comprargli a Madrid una grammatica e un dizionano
di arabo per poter decifrare le iscrizioni; conosceva la traduzione castigliana e noto
tesn> di \ on Schack, Poc.sía y arte de los Árabes en España y Sicilia, soiw not
f requenti relazioni con il direttore e conservatore dell Alhambra Ra ae entreras
y Mum)s, la stessa amicizia con Davillier nasce in seguito alia pubb icazione
parte dello studioso e collezionista francese della Hisíoire des faiences
ntorc.sqin'.s. Da una lettcra da Granada del novembre 1870 all ^ico pittore ^n
Rico apprendiamo che Fortuny avrebbe consúltate il manoscritto (XV sec.) e e
Maqatmtt di al-Hariri conservato nella Biblioteca dell Escorial per trame ispirazio
per i costumi dei suoi quadri.

Nel periodo Ira il 1870 e i! 1872 a Granada ha
sua conoscenza dei diversi aspetti delfereditá arabo-andalusa e i ^
collezione, che gia comprendeva pezzi acquistati nei soggiomt ^ lamica
1868 a Siviglia, di nuovi pezzi rappresentativi della produzione artis ca is
.sia spagnola che nordafricana.

Acquista in quesio periodo gli oggetti islamici piü
le/.ione. Di primaria importanza per di alcuni vasi di
e il testo del barone Davilliei^L Qui si da notizia deg «1 Hflessi metallici,
cerámica a rillessi metallici, di ceramiche con Davillier), di
simili alie siculo-arabe e cortamente di produzione gra e di tre
alcuni frammenti vitrei provenienti dalla "sala de baños e ^
pezzi ceramici particolarmente cari a Fortuny: un importante ^
a riflessi metallici, su cui compare fiscrizione in caratteri nas' i-
signore il sultano Abú M-Haggiag Nasir li dini-llah", databile quin i a
XIV secolo, su cui compare lo stemma dei re di Granada ripetuto sei v

e  j *4 ■ ,f -, nnriunv Elenco della prima, secottda, tenaVenezia, alia Biblioteca Nazionale Marciana, fondo Mariutti-Fortu y, Antichitá e Studio, appartenuti
<- vohmiarU, alia pubbtka "«'"f 'sede furono messi in vendila gli
al celebre pittore .spagnolo Mariano Fortuny, 22-26/2/lo/o- M
(íggetti di atélier e qucfli ritenuti meno importanti. Mauriés The Phanton

Sul collezionismo del tempo si vedano i recenti, importanti st • '
Cabinet.- I8th-I9th Centttries. London. 2001; e idetn. Cahmets of Curtostttes London, 2ÜU2.
collezionisnio di arte islámica si veda: S. Vemoit, Discovering Islamic Art. Scholars, ci ., on
York. 2000 (in particolare: pp. 1-61).

Cfr. C. Davillier. cit., Paris. 1875, pp. 63 ss.
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stato dal barone Davillier all'asta Drouot del 1875 per la cifra di 1950 Iranchi' .
fu poi venduto al márchese di Valenza don Juan Guillermo de Osma. si trova ogü'
al Museo Valencia de don Juan a Madrid.

Ma Toggetlo che entusiasmo maggiormente Fortuny fu sen/a dubbio "le grand el
magnifique vase" del XIV secolo (alto 1.17 m) proveniente da un convento di Salar
(localila in provincia di Granada) e cosi descritto in una lettera all amico Davillier.
"II est tres beau et sourtout en bon ctal; il est de couleur jaune bistre, avec rclHets
nacrés et violacés; il me plait beaucoup a cause de ses ornements. qiii sont du
meilleur style moresque" íFig. 1). L'entusiasmo di Fortuny era piü che giustil'icato
visto che alcuni splendidi vasi simili a questo erano stati scoperti nella regione nel
XVIII secolo. per citarne uno solo: quello dell"Alhambra. che era stato pubblicato
nella serie delle Antigüedades Árabes de España nel 1775. Acquistato all asta del
1875''^ dal principe Basilewski, medico personale dello zar. per ben ."^0.()()() Iranchi.
fu acquisito nel 1884 dal Museo delFHermitage dove tuttora si trova. Per questo
vaso Fortuny esegui una base in bronzo con teste di animali fantastici simili a quelle
dalla fontana dei Leoni deH'Alhambra c su questa base il vaso fu piü volte dipinto
e fotografato neU'atelier romano'"''.

Un altro vaso di notevole pregio (h. 0,77 m) fu trovato da Fortuny in una taverna
dell Albaicin, dove era usato come contenitore per Facqua: acquistato anch esso da
Davillier nel 75 per 2950 franchi''". e noto come "vaso SiiTKíiietti ed e attualmente
a Granada al museo delFAlhambra.

Uno dei pezzi preferiti di Fortuny era un acquamanile di bronzo molato e
inciso a bulino (h. O,.308 m) del XII .secolo a forma di leone fantástico acquistato
a Valladolid nel maggio del 1872 (Figs. 2-3). Ricardo de Madrazo ricorda che si
fermarono due giorni a Valladolid nel viaggio di ritorno da Granada a Roma, per
contrattare Facquisto del leone in cambio di un quadro. Definito nel catalogo Drouot
"curieux bronze arabe"''^ fu acqui.stato dal collezionista Eugcne Piot per 3025 fran-
chi, passato in proprietá di Louis Stern, fu dalla sua vedova donato al Louvre nel
1926. II leone era stato rinvenuto da contadini, insieme ad un importante mortaio
di bronzo decorato con piccole teste di leone (attualmente al museo Balaguer de
Villanueva y Geltrü in provincia di Barcellona)'"'', a Monzon de Campos nei dintorni
di Falencia in Nuova Ca.stiglia tra le rovine di una fortezza islámica, conquistata dai
Cristiani nelPXI secolo, e poi acquistato da un farmaci.sta di Valladolid. Pubblicato
per la prima volta da Amador de los Ríos nel 1875^", é illu.strato con una bellissima

Cfr. Archives Drouot Documentation, Vente Fortuny, cit., n. 44, p. 99.
¡hiüem, n. 42. p. 95.
Cfr. Davillier. cit., 1875, pp. 94-95.

'' Vente Fortuny, n. 43, p. 96.
¡hidem, n. 67, p. 107.
Cfr. M. Gómez-Moreno, El arte arahe español hasta los Almohades. Arte mozárabe (Ars

Hispaniae. III), Madrid, 1951. fig. 394.
R. Amador de los Ríos, "León de bronce encontrado en tierra de Falencia"", in Museo Español

de Antifiuedades, vol. V, 1875. pp. 139-162.
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Fig. I.
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Fig. 2.

lavóla a colori e viene accuratamente descritto. L'autore afferma di aver visto in

casa del signor Rada y Delgado una fotografía delfatelier romano di Fortuny in cui,
fra i molti oggetti della collezione, spiccava appunto il leone di Falencia. La sua

annotazione in proposito era stata: "Tutta questa ricchezza purtroppo andra, per via
del disinteresse del nostro Mu.seo Archeologico Nazionale, altrove, forse al Museo

Vaticano o al Museo di Napoli!". Le cose, come si sa, andarono diversamente.
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Fig. 3.

Considérala la raftlnatezza decorativa e la forma dei caratteri cufici delle iscri-
zioni, il leone é databile al periodo del califfato di Cordova, quindi ira il X e 1 XI
secolo; le aperture sul ventre e sulla bocea inducono a pensare che fosse un orna
mento di fontana sebbene, forse a causa deíla coda muovibile, sia stato classificato
come un acquamanile".

Gli autori arabi, particolarmente al-Maqqari e Ibn Idhari, ci hanno lasciato am-
mirate descrizioni delle meravigliose fontane che omavano i palazzi di Cordova e
di Madínat az-Zahrá'-: nel palazzo detto an-Na'üra, residenza del favorito (ü Abd
al-Rahman III a Cordova ce n'era una sormontata da un leone d oro, con gli occhi

Lii classificazione come acquamanile si riscontra da parte di. G. Migeon, Expos/f/on des Arts
Musuinums au Miisée des Arts Décoratifs, Parigi, 1903, tav. 27; e ideni. Matute ^
plastic/ues et iiuliistrielles, Parigi, 1907, vol. II, p. 228, n. 189; E. Kuhnel, auriscte ' '
1924. fig. 121; M. de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, vol. I, Barcelona, , g-
Góniez-Morcno. cit., 1951, p. 336, fig. 396a. L'idenüficazione con un elemento di fontana, ora preva-
Icnte (Musée du Louvre, cit., Parigi, 1989, p. 154, n. 127; J. D. Dodds [a cura di], AI-AndaUts - te
Arf af Islamic Spaiit, New York, 1992, n. 54), risale ad Amador de los Rios, cit., 1875, pp. 154-162.

Cfr. al-Maqqarí, Naflt al-tíb, ed. a cura di R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl e W. Wright, 2 voll.,
Leiden. 1855-61, pp. 297-462 (e particolarmente le pp. 366 e 374) (Trad. Pascual de Gayangos, Tlie
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di pietre preziose. dalla cui bocea zampillava una correnic di acqua crisiallina che
sallava sulla blanca tazza di marmo trasparente. Nella Bayt al-Mtináma di Madínat

az-Zahrá si trovava invece una fontana ornata di dodici sculture d'oro a foriiia di

animali (leone, gazzella. coccodrillo. serpente. aquila. elefante, colomba, ecc.) dalle
cui bocche Tacqua zampillava nella vasca di diaspro che era slata inviala in dono
ad Abd ar-Rahman III dall'imperatore bizantino. Comunque sia, la ricche//a della
decorazione e l'incavo degli occhi, destinato probabilmente a racchiudcre pietre

preziose, fanno e.scludere che la fontana fosse collocata alTeslerno.

II leone di Monzón e comparabile ad altri animali metallici molto noti, tutti di

provenienza spagnola: il cervo di Madínat az-Zahrá conservato nel Museo Arqueo
lógico Provincial di Cordova, Paltro cervo del X secolo del Museo Arqueológico
Nacional di Madrid, il quadrupede (leone o cervo?) delTXl secolo c(Miservato al
Museo del Bargello di Firenze'\ 1 quattro animali hanno in comune la decorazione a
tondi sparsi sul corpo che richiama quella di un tessuto, e una stilizzazione e rigiditá
di forme. L'organizzazione della decorazione della superficie del leone di Fortuny,
in settori delimitati da iscrizioni e da bande decorative, c poi comune non solo al
quadrupede del Bargello, ma anche al notissimo grifone di Pisa, alFacquamanile
in forma di uccello di Cagliari, e a quello in forma di pavone del Louvre, oggetti
tutti attribuibili alia ,Spagna, tra il X e il XII secolo. Le decoraz¡t)ni a scudo, che
rappresentano la zona di attaccatura delle zampe al corpo, appaiono nel leone di
Monzón e nel grifone di Pisa^^. E* interessante notare, inoltre, che questa partico-
lare decorazione a scudo é puré rappre.sentata nei leoni di un rilievo in pietra su un
hacino di fontana nelTAlhambra di Granada, copia di uno dell'XI secolo.

Nella collezione non mancavano i cofanetti di avorio, la cui produzione era
largamente diffusa nella Spagna medievale: dei quattro messi in vendita a Parigi,
uno si distingue per raffinatezza e per essere foderato di stoffa (Fig. 4); fu acquistato
dal barone Davillier per 4000 franchi" e dal 1953, per acquisto di Paolo Accorsi, si
trova nel Museo Civico di Arte Antica di Torino^'*. Acquistato a Granada nel 1872
e databile XI secolo, il cofanetto (h. cm 15; lungh. cm 29,5; largh. cm 19,5) ha
un coperchio a pirámide molto alta rispetto alia dimensione del corpo sottostante
(le facce del coperchio sono bórdate da un intaglio a treccia e da un intaglio ad
elegantissimi girali a terminazioni fogliate sui lati brevi), un'i.scrizione cúfica che
corre intomo alia ba.se del coperchio, decorazione intagliata con animali, e grandi
staffe di bronzo dorato a motivi incisi. Secondo Davillier era simile a quello, no
tissimo, della cattedrale di Bayeux e anteriore al XIII secolo. Schefer, che decifró

History of íhe Muhammadan dymisties in Spain. London, 1840. vol. I. pp. 2.16 c 241 ); Ibn Idhari.
Bayán al-Muf{hrih. cd. R. Do/.y, Lcyden 1848-51. t. 11. pp. 246-48.
" Cfr. G. Curatola (a cura di). ci¡.. Vcne/.ia. 199.1, pp. 124-125. n. 41.

Cfr. Ihidenu pp. 125-111. nn. 42 e 41.

Cfr. Vente Fortuny, p. 108. n. 71.

Cfr. L. Mallé. Snuilti e avori del Museo di Arte Antica. Torino. 1969. p. 154 (pp. 284-285).
Per aver conscntito la riproduzione deirimmagine ringra/.io la dott.ssa Cristina Maritano del Museo
Civico di Arte Antica e Palazzo Madama di Torino.
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Fig. 4.

Fiscrizione, riteneva che provenis.se da Baghdad, La stupenda stofFa di lino écru a

trama di seta rossa che ricopre Finterno é a medaglioni con aquile che attaccano
ga/./.elle, e un'iscrizione in cúfico che segna il bordo estemo dei medaglionP, Pa-
ralleli per questa stoffa sono i tessuti persiani e bizantini, ma il fatto che si trovi
alFinterno di un avorio plausibilmente spagnolo é, per alcuni studiosP, un ulteriore
elemento che dimostra la mescolanza di fonti artistiche nella penisola. Per altri'' la
stoffa sarebbe persiana e proverrebbe dalla collezione di Cecilia de Madrazo che,
Fin da giovane, collezionava con grande passione stoffe antiche, passione che sará
condivisa dal figlio e da cui nascerá la straordinaria raccolta veneziana,

Tornato a Roma nel 1873, Fortuny viene accolto dagli amici italiani, tra cui
Fantiquario Vincenzo Capobianchi, Attilio Simonetti, Giovanni Martinetti, i giá
ricordati Fortunato Castellani e suo figlio Augusto, orafi, antiquari e collezionisti,
il pittore Domenico Morelli, e gli spagnoli José e Ricardo Villegas y Cordero, An
tonio Maria Fabrés y Costa, Si dedica alia sistemazione della collezione, realizza
il piede di bronzo per il grande vaso, viene consúltalo per la sua competenza nella

" Cfr. E. (Je Bcaumont, Ch. Davillier e A. Dupont-Auberville, Atelier de Fortuny, Paris, 1875,
pp. l ile 1 17.

Cfr. A. Contadini in G. Curatola, cit., 1991, p. 114, n. 11.
Cfr. L. Mallé. cit.. 1969. pp. 284-285.
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valutazione di oggetti d'arte. II trasfcrimento nella villa Martinori. fuori porta del
Popolo, gli consente di allestirc un atélier dove la sua collezione era picnanientc
valorizzata. L'ateiier. uno dei nuclei di attrazione di Roma capilale. divennc il punto
d'incontro non solo degli spagnoli. ma soprattutto dei riechi viaggiatori da Boston.
Filadelfia, Cuba. New York. Ammiratori e eoile/.ionisti come il conté d'lipiria}',
i Rothschild, Adelaida d'Afry. la duchessa Colonna Casliglione. William Hood
Stewart, Eduardo Zamacois, Malhildc Bonaparle si eoniende\ano i ínhlcdutin iii cui
Fortuny offriva quei soggetti orientali e quei soggetti di genere, in costume. eosi
richiesti dal gusto contemporáneo^". L'atmoslera leggendaria dello studio romano,
stipato di oggetti d arte, certamente agev()la\a un lucroso giro commerciale. Di
questo luogo c¡ resta una ricca documentazione fotográfica e tante descri/ioni di
ammiratori. fra cui l'esteta frúncese Charles Yriarte;

...cabinet d amateur.un pctit muscc. I.cs murs ñus lui lonr hortcur. I'oriuny ci)u\re
tout 1 atélier de brillantes étoffes. il dresse contre les parois de grandes \ iirines plei-
nes de poteries. de faicnces persanes. de niorceaux d a/ulejos. de specimcns de Tari
hispano-arabe ou de I art persan. armes préeieuses. buires. plats á rellets métalliques.
verreries de Murano. étoffes d orient. Tout ce qui brille, tout ce qui miroite. loiit ce
qui relient la lumiére, il le recherche et le collectionne"'".

La collezione riunita da Fortuny costituisce un'amalgama di influenze e di culture
figurative cosí diverse che il suo atélier esce dallo scbema deiratélier dei maestri
francesi oganizzati secondo un criterio di specializzazione artislica. Quello di Fortuny
é divulgato dalle riviste del tempo come cspressione del trionfb di un nuovo arcbetipo
artístico. Gli oggetti materiali esibiti ncl suo studio simboleggiano F affermazione
sulla .scena dell arte di un estética influenzata dal pensiero positivista.*^" Con Favida
ricerca materiale che assume quasi un proíllo feticista, Fartista aspira ad una invidia-
bile sintesi universalista. Tra le sue probabili funzioni lo studio serviva da luogo di
incontro, riferimento di un circolo di amici, ma aveva anche una f unzione strettamente
mercantilista. A partiré da una strategia di ricbiamo pubblicitario, accoglieva le re-
lazioni commerciali che si stabilivano fra Fartista e i suoi clienti. I pezzi depositati
su cavalletti mobili, disposti nelle vetrine o sui tavoli, o appesi a decorare le pareti,
contribuivano a valorizzare la posizione del proprietario. La clientela poteva ammirare
la magnificenza di uno scenario tale da rivaleggiare con le abitazioni di alcuni dei
suoi piü accreditati committenti. In questo processo di diffusione delFimmagine, un
molo determinante fu svolto dalla fotografía a cui si aggiungevano le descrizioni am-
mirate. Que.ste le parole di Charles Davillier dopo una visita nel 1874: "...son vaste
atélier oü il avait dispo.sé avec son gout exquis ses spiendides étoffes, ses faiences
aux reflets d'or, ses armes anciennes et mille autres objects curieux. était una véri-
table merveille de décoration et avait pris le rang parmi les curiosités de Rome...""'.

Cfr. R.Vives i Piqué e M. I.. Cuenca García, rit., 1994. pp. 106-107.
Cfr. Ch. Yriarte. Les ariistes célebres. Fortuny, Paris, 1886. p. 22.
Cfr. F M. Quiiez i Corella. c//.. 2003. pp. 419-431.
Cfr. Ch. Davillier. cit.. 187.1. p. 1 13
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La sua influenza era sentita anche a Napoli dove era stato per brevi soggiomi
nel '63 e poi nel '69 e nel '73 e dove aveva stretto amicizia con i pittori Morelli
e i fratelli Palizzi. Fu nella villa Arala, sul niare di Portici che F. trascorse la sua
ultima estáte nel 1874. Alia morte improvvisa per una febbre perniciosa, una folta
delegaz.ione di artisti partenopei ne .seguí a Roma i funerali, resi un evento intema-
z.ionale dalla presenza dei direttori delle piü note Accademie europee, ambasciatori,
politici. artisti che ne aecompagnarono le spoglie fino al cimitero del Verano, dove
il go\erno italiano gli aveva donato un mausoleo. II cuore sarebbe stato inumato
nella chiesa parroccbiale della sua citta natale, Reus.

Come si é detto. il leggendario atélier venne smontato e I intera collezione
messa in \endita prima a Roma nel febbraio del '75 e poi a Parigi ad aprile. Per
decisione dei periti. la vendita dei beni artistici piü importanti, quadri e oggetti
della ctillezione. ebbe luogo a Parigi. Dalla consultazione del catalogo della vendita
conserx att) negli Archivi della easa d'a.ste Drouot, particolarmente delle annotaziom
manoscritte. é stato possibile verificare i nomi dei compratori e i prezzi di vendita
degli oggetti*^'. La vendita fruttó poco piü di 800.000 franchi (di cui 53.038 per i 25
oggetti islamici vendiiti), con notevole delusione di Cecilia de Madrazo che se ne
lamenta con il padre, notando anche che il govemo spagnolo non aveva comprato
niilkp". Quanto agli oggetti islamici, di cui alcuni spiendidi, risalta il atto ̂  ® ̂
continuaxano comunque ad es.sere valutati molto meno in relazione a
classiche o agli oggetti d'arte italiani e .spagnoli.

Cfr. Archives Hotel Drouot. cit., num. 406. p. 17.
Cfr. F. M. Quilez i Corella. cit., p. 429.


