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y turistas avisados y, con la ingenuidad más limpia, volver a mirar los espacios,
las gentes y las cosas.
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Beatrice Palma Venetucci

Fino alia fine del Settecento rantichitá lócale ed étnica, pur suscitando un
interesse patriottico, non era pervasa da un culto paragonabile a quello di cui fu
oggetto l'antichitá classica. A partiré da quell'epoca comincia il rovesciamento
delle posizioni del polo classico e del polo nazionale: il secondo, identifícalo anche
col medievale, diviene uguale se non addirittura superiore al primo. Non sono piú
restética o il sensazionale che guidano le scelte collezionistiche dell'Ottocento,
ma vi é un senso eteroclita, ben visibile, ad esempio in Spagna, nelle collezioni di
fine secolo del márchese Cerralbo e dell'accademico Gayangos, che comprendoiio
oggetti di tutte le epoche e di tutte le provenienze, in materiali diversi: dai piú
nobili (oro, argento, bronzo, avorio, osso, ambra, marmo, vetro, pietre semipre-
ziose) ai piú umili (piombo, terracotta, legno). Si cercano gli oggetti rari e curiosi,
attraggono meno i marmi anche perché i piú pregevoli erano stati acquistati tramite
il Commissario alie Antichitá, Antonio Canova per i Musei pontifíci' e comunque
si dovevano cogliere le occasioni al volo e acquistare "in silenzio e senza f^
rumore"-; incontrano il gusto dei collezionisti europei, e quindi anche spagnoli,
i ritratti di uomini illustri e gli oggetti decorativi (ermette, candelabri, tripodi e
tazze marmoree, i gruppi zoomorfí, i putti con uccelli), provenienti dai corredi
delle ville romane del suburbio\ Le fígurine di Tanagra sono ritenute oggetti di
serie, mentre assai ricercate sono le lastre Campana, in gran numero provenienti
da Tuscolo"*.

Si ricercano i vasi che, se frammentari, vengono anche restaurati e ridipinti.
Essi provengono dalle necropoli sia delFEtruria (Tarquinia, Vulci, dove scava il
principe di Canino Luciano Bonaparte, Veio, Tuscania, Chiusi, Caere, Falerii Novi)
che del Regno delle due Sicilie: dalla Campania, soprattutto da Napoli (dove il
mercante Raffaele Baroni procurava le antichitá dai Sud Italia)'^; da Ñola, Pompei,

'  I. Bignamini, "I marmi Fagan in Vaticano. La vendita del 1804 e altre acquisizioni , in Boll-
MusGallPont, XVI, 1996, pp. 331 ss.

-  I. Sattel Bemardini, "Friedrich Müller, detto Maler Müller e il commercio romano d antichitá
agli inizi deirOttocento", in BollMusGallPont. XIII, 1993, p. 139.
'  R. Carloni, "1 fratelli Franzoni e le vendite antiquarie del primo Ottocento al Museo Vaticano ,

in BollMit.^GallPont. XIII, 1993, pp. 174, 197, figg. 13-15, 18-19.
M. E. Micheli, "11 recueil di Seroux d'Agincourt", in BdA, 80-81, 1993, pp. 83 ss.
G. Minervini, Momonenti antichi inediti possediiti da Raffaele Barone negoziante di antichitá.

Napoli, 1852; M. Ruggiero, Degli scavi di antichitá nelle province di terrafenna dell'antico regno di
Napoli dai ¡743 al 1876. Napoli, 1888.
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Ercolano; dalla Puglia (Cuma, Capua'". Ruvo. Canosa, Pacstunv), dalla Basilicata

(Cales), dalla Sicilia.

L'amore per Tarte etrusca divicnc in Italia supcriorc alia passione neo-
classica per l'arte greca; si incrementa rintcresse per gli oggetti della vita
quotidiana provenienti da contesti storici quali i ctílombari; Tattenzione del
collezionista, piü che alia qualitá, e rivolta alia quantita dcgli oggetti; si colle-
zionano, infatti, anche vasi in bucchero o semplicemente verniciati di ñero, in
considerazione del fatto che ogni oggetto o frammento c considérate parte di un
si.stema".

Basilio Castellanos de Losada, considerato il padre dell'archeologia spagnola',
aveva iniziato a Roma gli studi archeologici con Antonio Nibby (1792-1839), il
migliore allievo della Cattedra di Archeologia, istituita solo nel 1810 dai Francesi
presso l'Ateneo della Sapienza, TArchiginnasio'". É al Nibby che anche il piemon-
tese Luigi Canina, primo architetto-archeologo deirOttoccnto, dovelte l'interesse
per questa disciplina" (Fig. 1). La capacita d'interpretazionc architettonica e la
formazione ricevuta dai piü profondi conoscitori di antichita come Nibby e Fea gli
permisero di avere una veduta di insicmc dcgli scavi nci quali intervenne: Tuscolo,
ad esempio'-; da Torino era venuto anche Cario Promis a studiare a Roma presso
il Nibby".

S. Basilio Castellanos de Losada era nato a Madrid nel 1807 e, nel 1822,
abbandonata Tidea della carricra ecclcsiastica, era venuto in esilio in Italia,
prima a Genova con il nunzio apostólico Giustiniani, poi a Roma dai 1826 al
1829, dove aveva insegnato nellc Scuole Pie, quindi a Napí)li, infine nel 1830
é alie Canarie. Nel 1833, di nuovo in Spagna, entro alia Biblioteca Reale; per
primo usó in Spagna la parola Archeologia c primo cattedratico di questa specia-
lizzazione scrivera tre volumi suH archeologia nel 1844; dai 1840 al 1856 lavoro
nel Mu.seo delle medaglic e fondo una Societa numismática che poi si trasformo

E. Braun, "Vasi di vcrnicc ñera con vc/./i dorati provcnicnii dagli scavi di Cuma e Capua",
in Annlnsl, 27, 1855, p. XXXV.

^ M. Cipriani. A. Greco F^ontrandoifo c A. Rouveret. "I.a cerámica griega de importación en
Posidonia", in P. Cabrera. P. Rouillard e A. Verbanck-Piérard. /-./ \ci\o i;rií'i'o y sn.\ (íe.sfino.s. Museo
Arqueolófiico Nacional, Madrid, 2004, pp. I ss.

A. F. Laurens c K. Pomian. L'anticomanic. Les collcciions (i'anliqniU's au 18 ct 19 siecles,
Paris, 1992, pp. 61 ss.

J. Sánchez Bicdma, Noticia hiofirajlca bibliográfica dcir llbno f). liasilio Castellanos, Madrid,
1868, p. 19; J. Arce e R. Olmos (a cura di), Historiof>rafia de la A/yiteoloitia de la Historia Antiguo en
España, siglos XVIII-XIX, Madrid. 199!, pp. 57 ss.; G. Mora, Pionert>s de la Arqueología en España,
del siglo XVI a 1912, Madrid, 2004, pp. 245 ss.

A. Nibby, Viaggio antiquario nei contorni di Roma, Roma, 1819; A. Nibby. Analisi storico-
topografico-antiquaria della carta dei dintorni di Roma, Roma. 18.^7.
" G. Bendinelli, Luigi Canina (1795-1856). Le opere e i tempi, Ales.sandria. 1953.

Tusculum Luigi Canina e la riscoperta di un'antica cittá (Catalogcí della Mostra, Frascati, 6
ottobre-10 novembre 2002), a cura di G. Cappelli e S. Pasquali, Rt>ma. 2002.
" C. Vitulo, "Riflessioni su C. Promi.s". in C. Promis professore di architettura civile (Catalogo

Mostra) a cura di V. Fasoli e C. Vitulo, Torino, 1993, pp. 47 ss.
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Fig. 1. Litografió
con il ritratto di L. Canina
dei Fratelli Doyeit.

in Accademia di Archeologia; dai 1868 divenne direttore del Museo Archeologico
Nazionale.

Era lui stesso collezionista, forse si poté procurare alcuni oggetti in Italia.
Donó una cinquantina di pezzi della sua collezione al Monetario in diverse
occasioni; possedeva anche 1700 monete tra greche, romane, iberiche, medie-
vali, moderne, orientali e medaglie, ponderali bizantini del VI sec. d.C, iscntti
e con le immagini di imperatori, un sigillo paleocristiano in bronzo a forma
di piede del V-VI sec. d.C. (Fig, 2); la maggior parte della sua collezione, tra
cui un medaglione con ritratto di Ovidio Nasone e una testa di marmo di Ger
mánico, oggi dispersa, entró nel Museo archeologico molti anni dopo la sua
morte".

C. Alfaro Asins, El Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, Madrid,
2003; Tesoros de! Gabinete Numismático, Madrid, 1999, p. 27, nn. 78, 85; AA.VV., De Gabinete a
Museo, tres siglos de Historia, Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 1993, pp. 148. fig. 1. 153,
320 s., nn. I 14. 115.
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1. COMMERCIO ANTIQUARIO

Si é pronti a pagare qualsiasi prezzo per ció che intriga, incuriosisce: uno spec-
chio bronzeo con Giudizio di Paride ad esempio; si ricercano i bronzetti di buona
esecuzione e le monete fior di conio, nelle quali il gusto per il ritratto propone le
serie di dinasti ellenistici e di imperatori romani. Esiste pero il problema dei falsi,
anche per gli oggetti d'uso quali le lúceme'^. Ogni collezione deve innanzitutto
rappresentare ogni época storica e si raccolgono oggetti preziosi, ma anche pezzi
di solo valore documentarlo come le iscrizioni.

Scriveva nel 1802 Charles Victor de Bonstetten a proposito delle attivitá dei
restauratori dello Stato pontificio: "Nulla di piü singolare di queste botteghe di
restauratori. Vi si cammina su corpi spezzati e mutilati, il pavimento é sommerso
di membra come un campo di battaglia, la sono braccia e gambe rotte e mucchi di
teste, la maggior parte senza naso... terminata la creazione giunge Tora del batte-
simo: questo si dice sará Bruto, quest'altro Scipione, Giulio Cesare o Agrippina e
tutti se ne vanno con nasi braccia e gambe di fortuna, ma con nomi illustri"'^.

Nei primi anni delTOttocento il mercato romano é dominato dalle botteghe
di antiquari situati tra via dei Greci, via del Babuino, via Gregoriana'^: Vincenzo
Camuccini, Vincenzo Pacetti"', Pietro M. Vitali, Cario Antonini, incisore camerale,
Francesco Antonio e Giuseppe Franzoni, Ignazio Vescovali'^; nella seconda meta
del secolo da Francesco Capranesi-'', Vito Enei-', Cario Bonichi—, Giuseppe Bas-
seggio, mercante di monete a via del Babuino 42. In Toscana sono noti Maurilio
Bamabo e Ottavio Gigli, che fece transitare per il márchese Campana le collezioni

Fig. 2. Sigillo paleocristiano hronzeo a forma di piede india di B. Castellanos
de Losada. Madrid, Museo Archeofogico Nazionale.

M. C. Hellmann, "Wilhelm Froehner, un collectionneur pas comme les autres, 1834-1925", in
A. F. I^aurcns e K. Pomian, cit. a nota 8, pp. 251 ss., in pan. par. 4, pp. 262 ss.; M. Guarducci, "Anti
quari eruditi e falsari nella Roma delFOttocento", in MemLinc, 24, 1980, pp. 471-540; Appropriating
Antiquity. Saisir l'Antic/ue, Collections et collectionneurs d'antiqiies en Belgiqne et en Grande-Bretagne
ait XIX' siécle, a.C. di A. Tsingarida, D. Kurtz, Bruxelles, 2002.

M. Fomponi, "Fonti per la storia dei Monumenti antichi di Roma, III Sul commercio di opere
d'arte a Roma in eta napoleónica", in RendLinc, s. IX, VI, 1995, pp. 77 ss., 83.

O. Rossi Finelli, "Cario Fea e il Chirografo del 1802; cronaca giudiziaria e non, delle prime
battaglie per la tutela delle 'Belle Arti'", in Ricerche di Storia dell'Arte, 8, 1978-1979, pp. 27-42.

L. Firzio Biroli, "II 'Giomale' di Vincenzo Facetti: spagnoli a Roma nella seconda metá del
XVIII secolo", in Illitminisino e Ilustración. Le antichitá e i suoi protagonisti in Spagna e in Italia nel
XVIII secolo (Atti del Convegno 30 novembre-2 dicembre 2001), a cura di J. Beltrán Fortes, B. Cacciotti,
X. Dupré Raventós e B. Palma Venetucci, Roma, 2003, pp. 329 .ss.

Nel suo negozio a Fiazza di Spagna 16 aveva una collezione di busti, scavava a Falerii Novi
e Tor Sapienza: T. Ceccarini e A. Uncini, "Antiquari a Roma nel primo Ottocento: Ignazio e Luigi
Vescovali", in BollMusGallPont, 19, 1990, pp. 115 ss.

Nel negozio a Fiazza dei Tiñnitarii aveva antichitá del colombario della via Latina ed era m
contatto con Ottavio Gigli. S. Brusini, "Francesco Capranesi e il mercato antiquario nella prima meta
deirOttocento", in BArte, 108, 1999, pp. 89-106.

Risiedeva a via del Corso 509 e agiva come intermediario di Campana, fomendogli pezzi di pa-
lazzo Ceccaglia dove erano esposti 395 vasi e 338 oggetti in terracotta. L. Vattuone, "Documenti inediti ri-
guardanti acquisizioni di opere d'arte nello stato pontificio", in BollMusGallPont, XIX, 1999, p. 136, n. 17.

Nel negozio a via del Corso 509 vendeva a Campana negli anni '50, andó poi a Fangi a
proporre oggetti Campana al Barone Rotschild.
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rinascimentali di Firenze-\ Andrea Busielli. consolé del Portogailo a Civitavecchia,

faceva da intermediario per alcuni acquisti di oggeiti che raggiungevano un valore
di 100000 scudi nel 1857. A Chiusi Federico Stro/.zi vendeva buccheri e gioielli;
Luigi Arduini ad Orte-^, Alessandro Guidi mercante di oggetti egizi procurati nei
suoi viaggi in Oriente-'^ e Paolo Calabresi a Caere vendevano agli orafi Alessandro
ed Augusto Castellani. che nella seconda meta deirOttocento godettero di una vera
e propria celebritá, anche come coiiezionisti di vasi greci, italioti ed etruschi, di
bronzi, terrecotte, monete, vetri e avori-'.

Strettamente collegato alie nuove dinamiche di qiiesto mercato antiquario é il
valore attribuito agli oggetti che possiamo ricavare da alcune stime di sculture-',
gemme-'*, vasi-'', terrecotte'".

S  .Sarti. Giffvanni Pietro Campana. !SOS-!SSO. '¡'he nuni and hi.s callci tian, BAR Intcm.
Series, Oxford. 2001. p. 28; !.. Bir/,i<> Biroli Stcfanelli. "La collcclion Campana el le bijoux de style
archeoiogiquc". in Trésars antiqnes. íiijaux de la ealle< tian Campana, a c. di F'. Gaultier. C. Metzger,
Milano. 2íX)5. pp. 85-lf)l.

L. Vatluonc. cit. a nota 21. pp. 147 ss.. per gii anni 1855-1870.
-■ L. Vatluonc. cit. a nota 21. p. 1.^8.

G. Bordcnachc Battaglia. "Grcficcrie Castellani. Una scelta di gioielli antiehi fino airepoca
ellenislica", in II Museo Nazionale etruseo di Vdla Ciiulia. a eiira di Cí. Proietti. Roma. 1980. pp. 319-
348" L. Pirzio Biroli Stefanelli. "Jewels with Cameos and Intaglios: ihe Castellani and román gem
Carvers". in Castellani and italian an haeolof>ÍKil Jewelrv. Catalogo della Mostra. New York-London.
2(XJ4. a cura di S. Wcber Soros. pp. 83 ss. (ed. italiana).

"lo sottoseritto scultore CJiuseppe L'ran/oni essendomi porlato a rieoiuiseere una statua in
marmo greco alta circa 8 palmi rappresentante un Sileno con tigre alli piedi la qiiale esiste ncirAc-
cademia di Portogallo ...Tho tróvala esser di antica e biiona scultura... onde la stimo duemila piastre
e giudico esser qucsto pre/.zo giusto conveniente... cbiuncjue sia il compratoic. 17 giugno 1805 per il
Card. Consalvi". Una doppia erma di Bacco e Arianna e due piitti con iiccelli vennero acqui.stati per
i Musei Vaticani per 60 scudi e per 400 scudi: di essi vennero anche falte copie moderne. poi spedite
in Spagna: R. Carloni. cit. a nota 3. pp. 207. 171. 175. figg. 1 1-12. flgg. 16-17.

Abbiamo la stima in franchi delle gemine A/ara ( 1730-1804). ambaseiatore a Parigi (1801-
1803), effettuata da linnio Quirino Visconti nel 1804 per un toiale di 49. 950 franehi. in oeeasione della
vendita concordata tra il fratello Félix e i regnanti Cario IV e Maria Laiisa di Parma: B. Caceiotti. La
dattilioteca di José h/icfflds de ^zxtea. m llhtitiinismo e Ihist/ai ián. .., eil. a nota 18, pp. 85-1 19.

La Commissione Consultiva di Antiehita c Belle Arti. nei saloni del piano nobile di Palazzo
Gabrielli, pote lavorare nella scelta dei vasi Bonaparte da proporre in aequisto per le raeeolte pontificie.
Per i 303 vasi scelti Luciano chiese piü di 1 15000 scudi. pre/./o che rafCreddo moho gli entusiasmi.
II principe avviava allora le trattativc per la vendita di parte della sua eollc/ii>ne all e.stero, inviando i
disegni dei suoi vasi a collezioni.sti c amici (M. Natoli ja cura di|. Luciano lionapaete: le sue collezioni
d'arte, le sue residenz.e a Roma, nel IxtzÁo, iu Italia f IS()-¡-1S-¡()¡, Roma. 1995. pp. 38. 88; Ft. Giroux,
"Les acquisitions du Louvre aux ventcs Canino . in Lssays in honoe of Dieit'ieh von Botliiner. a c. di
A. J. Clark, J. Gaunt, B. Gilman. Amstcrdam. 2002. p. 127.). L interesse per i vasi e testimoniato dal
falto che il 23 marzo 1805 a Cario Gherardi per n. 150 vasi etruschi da esportare in Germania, furono
dati scudi 200; a Igna/.io Vescovali per n. 209 vasi etruschi. scudi 40. Le esportazioni di antiehita in
Baviera nel maggio 1814 elencavano anche: 12 statue. 6 busti. oltre a 1.^.^ vasi. F^ interesse di Ludovico
di Baviera era rivolto anche ai quadri e ad intere collezioni di pietre pre/iose intagliate e di numismática,
nonché a leoni accovacciati e a vasi di bella forma specie istoriati. ma le statue sopratutto gli stavano
a cuore; tornato da Napoli fu condotto dal pittore Mueller a Tivoli. Albano. Palestrina. ele. (I. Sattel
Bemardini. cirt. cit a nota 2. pp. 127 ss.. 135).

Per la raccolta di 1 15 terrecotte Canova venne chiesto il prez/.o eomplessivo di 1505 scudi
nel 1823, cfr. C. Benocci. "Una raccolta di terrecotte e scullure antiche passate ai Musei Vatieani", in

I materiali ventJuti sul mercato antiquario provenivano principalmente dagli
scavi intrapresi a Roma: dal Foro Romano ove scavava, tra il 1816 (al Templo di
Castore e Polluce) e il 1818 il Duca di Blacas (ambaseiatore a Napoli nel 1815
e tra i! 1824 e il 1830 e morto a Praga nel 1839), il conté Funchal ambaseiatore
portoghese nel 1817^'; dal Palatino, dove Pietro Ercole Visconti scavava nel 1835
per conto del re delle due Sicilie Ferdinando IP-; dalle Terme di Caracalla, dalla Via
Appia (c.d. villa degli Antonini al XIII miglio e sepolcro degli Scipioni), dalla Via
Latina (colombario di Pomponio Hylas)", da Tor Marancia^"* e nel Suburbio: Civita
Lavinia^\ Lorium, Albano e Castelgandolfo, Nemi, Ariccia^^ Genzano, Velletri",
Otricoli, Tusculum, Tivoli, Villa Adriana, Palestrina, Zagarolo (scavi Rospigliosi^®),
Ostia^'', Gabi (scavi Borghese)"*", Ardea (da cui provengono perlopiú le terrecotte
Campana)-", Falerii Novi^% Veio"", Porto d'Anzio (scavi Corsini)^.

L Urbe. n. 1-2, 1983, pp. 27 ss.; M. E. Micheli, "Antonio Canova e le antiehita", in Canova e l inci-
sione, a cura di G. Pezzini Bemini e F. Fiorani. Bassano del Grappa, 1993, pp. 22 ss.; M. E. Micheli,
"Le raccolte di antiehita di Antonio Canova' ', in RIASA, 8-9, 1985-86, pp. 205-322.

"  Per gli scavi sotto Pió VII tra il 1800 e il 1809, nel 1812 sotto i Francesi con I'elenco delle
opere d'arte acquistate dai Musei Vaticani, nel 1825 le iscrizioni ritrovate nel Foro romano che su-
scitarono la polémica ira il Fea e il Masdeu vd. R. T. Ridley, The Eagle and the Spade, Cambridge,
1992, pp. 35 ss., 45 ss., 89, 217, 232, 236; R. T. Ridley, The Pope's Aivhaeologist. The Ufe and
Times of Cario Fea, Roma, 2000, pp. 32, 228, 434, 446, i'. supra M. G. Granino.

D. Pacchiani. "Un archeologo al servizio di Pió IX: Pietro Ercole Visconti (1802-1880) , in
BollMusGallPont, XIX. 1999, pp. 113 ss.; S. Bruni Fiaschetti, "Nuovi documenti per la storia degli
Orti Farnesiani nell'Ottocento". in Gli Orti Famesiani sul Palatino, Roma, 1990, pp. 225 ss.

" L.Vattuone. cit. a nota 21, pp. 136, 159 per i sarcofagi acquistati dai Castellani.
M. Buonocore, "Tor Marancia, Analisi storico topográfica", in Ottava Miscellanea greca e

romana, Roma. 1982, pp. 350-393; L. Biondi, "I monumenti amaranziani", in A. Nibby, Museo Chia-
ramonti, III, 1843.

" L.Vattuone, cit. a nota 21, p- 169.
C. Fea, Varietíi di notizie sopra Castelgandolfo. Ariccia, Neini...e sopra .icavi recenti di an-

tichitci, Roma. 1820.
"  11 20 .setiembre 1803 e nell' aprile 1804 fu concessa licenza al Sig. Giovanni de Santi di Velletri

di poter cavare nella sua vigna nel territorio della cilla dove fu tróvala la statua colossale della Pallade
.selle anni sono; M. Pomponi. cit. a nota 16, pp. 108-110, M. Nocca, in Pallade di Velletri, II mito, la
fortuita, Roma, 1999. pp. 147 ss.

II 20 novembre 1805 al Sig. Principe Rospigliosi si é accordata la licenza di fare uno scavo
nel territorio di Zagarolo; M. Pomponi, cit. a nota 16. p. 114.

I. Bignamini. "O.stia, Porto e Isola Sacra; scoperte e .scavi dal Medioevo al I80I", in RIASA,
58, 2003. pp. 37-78.

Villa Borghese. / principi, le arti, la cittá dal Settecento all'Ottocento (Catalogo della Mostra.
Roma. 5 dicembre 2003-21 marzo 2004), a cura di A. Campitelli, Roma, 2003, pp. 121 ss.

C. Fea, "Antichita di Ardea, lettera a Don Alessandro de Souza e Holstein", in Ant. Rom.,
20, 1794. pp. 412 s.; Ant. Rom., 17, I79I, pp. 321 ss., 18, 1792, pp. 313 ss., pp. 321 ss., pp. 337 ss.;
G. Colonna, "Gli scavi del 1852 ad Ardea", in AC, 1955, 47, pp. 1 ss.

■*- I. Di Stefano Manzella. "Falerii Novi negli scavi degli anni 1821-1830". in MemPontAcc-
RomArch, XII, 2. 1979. pp. 25-37.

F. Delpino, Cronache veientane. Storia delle ricerche archeologiche a Veio dal XIV alia meta
del .secolo XX, Roma. 1985.

II 20 ottobre 1803 si é accordata licenza a sig. Principe Tomaso Corsini di scavare nella tenuta
di Porto d'Anzio sotto a.ssistenza di G. Camporesi architetto Camerale: M. Pomponi. cit. a nota 16.
p. 108.
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Conlemporaneamenle gli scavi iri Spagna porlasano alia luce le
riche: 1765 a Segóbriga. 1775-1776 a HIchc. ncl 1779 a Cártama , |g60-
a Granada, 1786 a Cuenca. 1792 a Torre del Mar (Málaga), a Merida^-, nel
1870 a Cerro de los Santos.

2. ESPORTAZIONI

Guardando ora alie esporta/.ioni di oggetti d'arte in Spagna. possiamo
sia la natura che la quantita del materiali ed 11 pre//o pagato: nel
Mons. Nunzio di Portogallo spediva nove casse di oggetti di Bello Arti per d
il 25 aprile al Sig ministro di Spagna per due puttini in marmo in Spagn^'
100, il 26 maggio a Don Luigi Alvares incaricato di Portogallo 20 casse di s
per 10.000 scudi, il 26 agosto a Antonio Fini per slatua di Hora in Madri
nel seltembre 1803 al Sig. Capitano Giorgio Huía spagnolo per dessert di
in Malaga 60"'. il 24 dicembre 1803 a Gabriele Duran per 2 teste di
gruppo di metallo in Spagna 180. a Francesco Biondi per il gesso
la statua del Fauno dormientc per via di térra (nel 1803 i pensionati spagno i
tando lo studio Pacetti avevano chicsto il gesso del Fauno Barberini. che per r
del pittore Gabriele Duran nel 1804 verrá spedito a Madrid^T: nel giugno
per 5000 scudi. venne comprato un rilicvo dalFambasciatore spagnolo
prezzo esorbitante. considerando che una statua di Giove scduto colossale era ^
acquistata dai Musei Vaticani per 2300 scudi 12elenco pro.seguc. segnalando.^i^^^
giugno al Sig. Ministro di Spagna per un Bassorilievo da spcdirsi via
5000, il 31 agosto a D.Pietro Sousa c Holstcin, giá incaricato di S.M.
per n. 4 tavolini impellicciati ed una statuetta moderna per via di mare, 'qq49'
il 5 marzo 1806 a Filippo Puglieschi p dcscr di marmo mod.ni in Lisbona,

Contestualmente si hanno le licenze di estrarrc da Roma oggetti moderni'" e gessi
di opere celebri mediante 1. Ve.scovali. B. Thorwaldsen. F. Laboureur. P. Tenerani,

« A. M. Canto. Im Arqueotofiia española en la época ele Carlos IV y Goeloy. Los dthtijos de
Metida de don Manuel de Villena Mozino. 1791-1794. Madrid. 2001.

Vd. supra C. Bcnocci
•" L. Pirzio Biroli, cil. a nota 18. pp. 334. 338.

R. Carioni, op. cit. a nota 3. App. I. p. 202. n. 21. flg. 2!.
M. Pomponi, op. cit. a nota 16. pp. 77 s. ifi23"
A. M. Corbo. "L* esportazione dcllc opere d" arte dallo Stato Pontilicio tra il 1814 e ti ' '

in L'arte. 11. 4. 1971, p. 88; "il 28 maggio 1816. dovendo il cav. Giovanni Gherardo De Ro.ssi spedir
Lisbona un baLorilievo in marmo opera del márchese d'Ischia. cavalicr Canova... io Giovanni Batus a
Monti lo stimo mille doppie...' (G. Gherardo de Rossi era a Roma il Direttore dell Accadernia
Portogallo per le Belle Arti). Per il flusso di quadri verso la Spagna vd. M. Pomponi. op. cit- a nota
16. pp. 109 ss.: "il 5 novembre 1803 a Pietro M. Vitali per un quadro per Spagna S. il 21 dicem re
1803 a D. Giuseppe Muccia ...due quadri per Barcellona 80. a Michele Cavantis p. una copia del
Caracci in Barcellona 6; il 7 marzo 1804 a don Giuseppe Valle per 10 quadri moderni in Spagna 30.
il 16 maggio a D. Pietro Sousa Holstein n. quattro quadri moderni per Lá.sbona 60. il 24 setiembre a
Franc.o Guerrini per una partita di Quadri in Cadice 90. il 18 novembre al Sacerd.te Bernardo Allende
n. 13 quadri per Spagna 20. il 15 marzo 1807 a Mariana Dionigi per quadro da se dipinto in Madrid
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A. Canova, Bystroem scultore svedese: tra i destinatari di caichi figurano T Accademia
di San Femando a Madrid^', degli oggetti modemi: il Papa, i collezionisti inglesi,
francesi, svedesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi etc. II 20 aprile 1815 una richiesta
di esportazione é presentata per Raimondo Barba, scultore spagnolo^-; un'altra
dallo scultore Giovanni Battista Monti assessore alie antichitá di Roma, di "diversi
oggetti d'arte per via di mare in 4 casse: due copie dei putti chiamati delTuccello,
una copia del gruppetto di Amore e Psiche, due piccole copie di figure sedenti, una
copia della testa della Venere de' Medici, una piccola copia della testa di Alessandro,
una copia d' un toretto antica, una piccola guglia, una piccola colonna Traiana, due
piccoli vasi, due piccole tazze ed una piccola cassa d'orologio"".

3. COLLEZIONISTI REALI O UOMINI POLITICI TRA ROMA
E MADRID

La collezione glittica dell'ambasciatore Azara, nella quale erano anche caichi
in gesso delle pietre, potrebbe essere entrata nei beni della Corona, ma potrebbe
poi essere stata sequestrata alTarrivo delle truppe francesi (Napoleone richiese
ottantadue cammei delTantico Gabinetto del Re). Nella collezione che compren-
deva ben 17 cammei con preziose montature, si segnala quello con Germánico
su montatura cinquecentesca, valutato ben 10000 franchi; il cammeo con Tito ed
il calcedonio con Diomede e il Palladlo, stimato 600 franchi, furono regalati alia
regina di Spagna, Maria Luisa nel 1799 (nelPinventario realizzato alia morte della
Regina, nel 1818, la sua collezione di cammei era aumentata rispetto a quello del
1800)''^, un cammeo con Alessandro Magno, valutato ben 2400 franchi, a Josephine
de Beauharnais, una collana di cammei modemi a Carolina sorella di Napoleone,
mentre un cammeo con Socrate, proveniente da Ercolano era stato donato alT Azara
da Ferdinando VII di Borbone^''.

Alcuni importanti personaggi francesi, attivi nel mondo della cultura romana,
intervengono concretamente nella gestione della política spagnola: Joseph Marie

70. il 22 novembre al Duca di Miranda per 24 quadri modemi ed uno antico con moltissimi acquarelli.
stampe...in Napoli 30050!". Análoga l'Esportazione di quadri tra il 1814 e il 1824, vd. A. M. Corbo.
cit., pp. 85 ss.; III. 1970. 10. pp. 88 ss.

L. Azcue Brea, El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
2002.

L. Pirzio Biroli. cit. a nota 18. pp. 337 s.
Avendo io sottoscritto Gio.Battista Monti visitato i suddetti lavori modemi li stimo tutti del

valore di scudi quattrocentocinquanta... "L'autorizzazione vista da Garlo Fea concessa dal Card. Ca-
merlengo Pacca il 22 aprile". L. Pirzio Biroli. cit. a nota 18. p. 338.

A. Aranda Huete. "La vuelta a los modelos clásicos en la joyería española de los siglos XVIII
y XIX". in Los clasicismos en el arte español (Actas de X Congreso del CEHA). Madrid, 1994.
pp. 397 ss.

L'elenco redatto tra il 1849-50 dal Castellanos (B. Castellanos, Apuntes para un catalogo
de los objetos que comprende la colección del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Madrid, 1847) comprende solo 71 pezzi. B. Cacciotti. art. cit. a nota 28. pp. 1 17 ss.
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de Gérando (1722-1842) nomínalo nel 1812 Intendente generale per la
nel 1809 a Roma era membro della consulta straordinaria per le arti negn
Pontifici. Sua la lastra Campana con le cd. Saltantes lacaenae. gia in
Casali e poi di Giuseppe Muti Papazurri'" (Fig. 3); 11 cardinale Joseph
(1763-1839) zio di Napoleone, che nel 1804 era ambasciatore a Roma, si procu
anche materiali degli scavi fatti dal Fea nel 1804 al santuario siriaco del ̂ 3
colo"; il generale Gioacchino Mural esporta una serie di sculture nel 1802- ̂
trípode di rosso antico, tre vasi di ñero antico, due tazz.e di marmo, due figunne
di baccanie, un gruppo del rallo di Europa ncllo studio dei Franzoni, una statua
di Alessandro antica tramite l'agente Cario Antonini. una statua di eroe antier
presso Cavaceppi'^''*, il ministro Manuel Godoy, principe della Pace, tavorito ®
regina^'' abito a Villa Mattei al Celio dove vennero eondolli scavi che poriarono
alia luce varíe antichita''", ira le quali il mosaico, oggi reimpiegato nel pavimeijto
della Societa Geográfica Italiana, di cui possediamo i disegni eseguiti dall are
tetto Antonio Celles (Figs. 4-5). c la doppia erma di .Socrate e Seneca, ogo^
Berlino'"'.

In Spagna le collezioni sono quelle reali di Cario IV c Sebastiano di Bra^"
che hanno i loro referenti nelle raccolte messc insieme poco lempo prima da
ni, e dairinfante Don Gabriel''^

Tra le collezioni reali ancora da indagare quella di Cario IV che, a seguito
deirinsediamento di Giuseppe Bonapartc in Spagna nel 1809. con la moglie
Luisa si rechera prima in Francia e poi in Italia a Roma, dal 181 1 al 1819,
muore esiliato nel 1819, pochi mesi dopo la moglie. Durante il soggiorno romano
abbiamo notizia di scavi nelFalveo del Tevere (1819). Egli aveva spedito in Spag"^

54,Leñera su di im'aníkci terracotta innata in Paicsirina nel I79.L Ronyi. 1794.
" S. Grandjean. "Quclqucs avaiars des colicctions dii Cardinal Fcsch *. in Rev.inst.Nap

1955, pp. 22 ss.; B. M. Felletti Maj. "¡I santuario della triade E]iop"lita"'> e dei Misteri al Gianico ,
in BCom, 1953-1955. pp. 137 ss.

M. Pomponi, cit. a nota 16. pp. 124 s. App. II. Nel 1S2() Ü 29 ottobrc G. Mural .
estrarre dallo Stato pontificio 20 quadri chiede il relativt) permesso: quindici sono
valore di scudi 1000, c cinque d'antichi autori mediocri del valore di sciidi 100. vd. A. M-
"L'esportazione delle opere d'arte dallo .Stato Pontificio tra il 1SI4 c il 1823". in L'arte. IH-
•0. p. 103. ,

I. Rose Wagner, Godoy. mecenas y coleccionista de arte. Madrid, 1983. Vd. Stendhal.
ntenades dans Rome. ed. Paris, 1931. III, p. 214. C. Benocci. Vilht CeUmontana. Toñno. 1991.

Nel 1804 il 10 gennaio venne data la licen/.a di scavi nella Villa la Navicella al Pre Nit-
Paccanari, M. Pomponi. cit. a nota 16, p. 109.

L. Re, "lllustrazione delPerma bicipitc di Seneca e Socrate". in RendPonrAcc. 1. 2,
pp. 159 ss.; J. Ba.ssegoda, "Vida y obra del arquitecto Antonit) Celles Arcona (1775-1835) . in
deinia, 88, 1999, pp. 19-30; Y. M. Montaner, "Cestada a Roma de 1" arquitecte catalí» Antoni Celles
Azcona (180.3-1815)". L'Avenc. 120, 1988, pp. 16 ss.; J. G. .Stínchez. "Antonio Celles un architeUo
catalano a Roma", in í'..v.; idem. Arqueoloffía. Arquitectura en Roma. Ui fonnación de! pensiottado
Antonio Celles, vd. infra. .

P. Cabrera. "La colección de va.sos griegos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid . m
Ll Vaso griego, cit. a nota 7. pp. 321 ss.
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Fig. 3. Terracotta Campana da Palestrina in collezione Gérando, gia Muti Papazurri,
in basso a destra.
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Fif>. 4. Mosaico a Villa C'climontana. Roma. Socictá (¡coiirajica Italiana.
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ben 58 vasi dipinti, elencati nel testamento di Ferdinando VII del 1834^-^: anche la
sua collezione di monete d'oro (133) e d'argento (1132) raccolta tra il 1791 e il
1798 si trova oggi al Museo Archeologico di Madrid^, mentre la sua collezione
di sculture é al Museo del Prado'*^; la moglie aveva giá regalato nel 1793 alcuni
oggetti al Reale Gabinetto di Storia Naturale'^.

Castellanos de Losada, che era stato, tra il 1859 e il 1868, bibliotecario del-
rinfante Don Sebastiano di Borbone e Braganza, coito e poliglotta, fa frequenti
allusioni agli oggetti di quest'ultimo. Nato in Brasile nel 1811, aveva sposato Maria
Amalia di Borbone Sicilia, figlia di Ferdinando II re delle Due Sicilie, ed era morto
nel 1875 in esilio a Pau in Francia; emigrato a Roma nel 1833, tomó in Spagna
nel 1835 ed i suoi beni, compresa la biblioteca, gli furono requisiti nel 1838 (nella
Biblioteca Reale entrarono anche 13 monete d'oro, 81 d'argento, 447 di bronzo).
Al termine della prima guerra carlista emigró di nuovo e risiedette a Napoli fino
al 1858, formando il suo nuovo monetario e la collezione di antichitá composta da
pezzi etmschi e romani raccolti in Napoli. Gli oggetti depositati nel gabinetto di
Antichitá nel 1859 erano peró molto pochi e, con l'eccezione di quattro vasi greci
e dei vetri regalatigli dal suocero Ferdinando II di Napoli (Fig. 6), erano oggetti
americani. Furono donati al Museo nel 1907 dal figlio don Alfonso di Borbone.
Per quanto riguarda la sua considerevole collezione di dipinti, piú di 300 opere si
trovano oggi al Museo del Prado^'.

In Italia una collezione reale paragonabile a quella dei dinasti spagnoli, fu
formata da Maria Cristina di Savoia in massima parte ricca di antichitá provenienti
da Tuscolo, oggi conservata nel Castello di Aglié^^.

4. COLLEZIONISTI NOBILI E BORGHESI IN SPAGNA E ITALIA

Tra le collezioni spagnole di Nobili, Borghesi, medici ed eruditi che raccolgono
antichitá in Italia si distinguono, oltre a quella giá menzionata di Castellanos de
Losada, quelle del duca d'Alba, del principe d'Anglona, del márchese di Salamanca,
dell'Asensi, dell'Arguelles, di Taggiasco, del márchese Cerralbo, del Gayangos, di
A. Vives.

Fig. 5. ¡m isione del Mosaico di Villa Celimontana.

J. García Sánchez, "Excavaciones en el Tíber durante tos siglos XVIII y XIX", in AEspA,
77, 2004, pp. 91-100. J. M. Luzón Nogue, "Fechas para la Historia del Mu.seo Arqueológico Nacional
Colecciones precedentes", in De Gabinete a Mu.seo. cit. a nota 14, pp. 515 ss. M. C. Alonso, Los vasos
griegos en las colecciones reales espaíiolas. in El va.so griego, cit. a nota 7, pp. 315 ss.

De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. p. 195.
S. Schroder, Museo Nacional del Prado, Catálogo de la escultura clásica, i'. II. Escultura

mitológica. Madrid, 2004.
P. Cabello Carro, Coleccionismo americano indígeno en España del siglo XVIII. Madrid, 1989,

p. 89.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14, pp. 451 ss., 517; B. Castellanos, cit. a nota 55. pp- 15,

32, 95. 200.
"" L. Mercando, "Le collezioni archeologiche", in // castello di Agüé. Gli appartamenti e le

collezioni. a cura di D. Biancolini e E. Gabrielli, Torino, 2001. pp. 105 ss.

1
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La collezione del duca d'AIba era formata da poche sculture antiche assai
pregevoli, e da alcuni marmi decorativi (tripodi, piramidi, tazze, vasi in marmi co-
lorati) acquistati a Roma tra il 1816 e il 1817, dal Pierantoni, dai fratelli Franzoni,
dai Vescovali e dal Vitali, e da circa 60 Vasi cosiddetti etruschi. Essi seno noti dal
Testamento del 1835; provengono dalla Magna Grecia ed erano stati acquistati forse
a Napoli (probabilmente da Pier Luigi Moschini che donerá poi la sua collezione
di vasi ai Savoia nel 1828: oggi conservata al Museo di Antichitá di Torino'^'^, come
quella di vasi vulcenti appartenuti al principe di Canino ed acquistati nel 1871) e
in Sicilia (la moglie del Duca d'AIba é siciliana)™.

Le notizie sulla collezione del Principe d'Anglona si ri feriscono a quella formata
dal principe Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pimental, nato nel 1786, morto nel
1851, márchese di Jabalaquinto. Era figlio di Pedro Téllez de Girón, DC duca di
Osuna, e di Josefa Alonso Pimental duchessa di Benavente; era grande di Spagna e
aveva partecipato alia Guerra di Indipendenza (1808-1813) nel corpo di cavalleria.
Fu nominato secondo direttore del Museo del Prado. Ambasciatore in Toscana e
Napoli, Governatore e capitano generale dell'lsola di Cuba nel 1840. Castellanos
de Losada dal 1850 era stato cronista, bibliotecario e antiquario della casa del Duca
di Osuna, D. Mariano Tellez Girón'".

Dal Testamento dell'Ecc.mo S. Principe di Anglona ricaviamo la stima totale
di 36406 reales de vellón per gli oggetti antichi di terracotta e di metallo: 77 vasi
dipinti deir Italia meridionale (9 dalla Puglia, tra cui due "Trompas" pagate ognuna
1500 reales de vellón, un cantharos 700; 6 da Ruvo, tra cui un vaso a campana
pagato 3.000 reales de vellón, un balsamarlo 700, un cálice 500, un piatto con tre
pesci 200, un kantharos apulo del sec. IV a.C.™ (Fig. 7); 29 da Ñola, tra cui un bal
samarlo pagato 800 reales de vellón; 1 vaso da Avella 400 reales de vellón; 15 dalla
Basilicata, 2 dalla Sicilia, 2 daH'Etruria da Chiusi, pagati 15 e 12 reales de vellón);
15 vasetti in vetro, in alabastro o serpentino; uno con due anse venuto dall'Indostan
pagato 100 reales, un fiasco di marmo con due busti di Cesari pagato 320 reales,
25 lúceme tra figúrate; Socrate, Diana, Melpomene e con marchio, una di bronzo
con eróte su delfmo, 11 frammenti e altri oggetti, statuette, teste, bassorilievi etc.
25 Terrecotte, tra cui l'ermafrodito danzante esposto al Museo, il frammento con
testina da Paestum ed una statuetta femminile frammentarie (Fig. 8) nei magaz-
zini'\ 41 bronzetti anche egizi, tra cui notevole una testa di Isis con doratura pagata
400 reales, uno scarabeo di basalto 320, un sacerdote egizio, un Osiride, un vaso
a canopo, 50 piccoli oggetti egizi pagati complessivamente 2000 reales, un gatto,
e altri materiali tra cui armi, alcuni oggetti con lettere arabe, altri rinascimentali.

Fig. 6. Vetro romano in collezione di Sebastiano (¡i Borhone, Madrid.
Museo Archeologico Naz.io'tcíU'.

Vd. E. Micheletto, supra, L. Mercando, Museo di Antichitá di Torino. Le coUezioni. Itinerari
dei Musei, n. 3. s.d.. p. 59.

B. Cacciotti. vd. supra.
"  P. Cabrera. "La colección de vasos griegos del Museo Arquelógico Nacional", in El vaso

griego, cil. a nota 7, pp. 321 ss. 375 ss., nn. 160-166.
É al Museo Archeologico di Madrid, vetrina VI della sala XVI, inv. 72.65. 3.
Magazzini Museo, inv. 72.65.17; 72.65.21.72.65.16.
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Fig. 7. Craíere a volutc in íollez.ionc del prinei¡7c

Ntiz.ioncde.

i pe d-Anglona. Miulrid. Musca Archc'ologtco

tessere di avorio per gli spettacoli antichi. Sccondo Hübncr i pc/.zi collezionati ̂
terrecotte, sculture, gemme, frammenli di pittura pompciana) furono divisi tra &
il duca de Ucéda e il márchese de Javalaquinto^'; gli crcdi del! uno vendettero a
Museo alcuni oggetti nel I972'\
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E. Hübncr. Die Aniiken liitdwerke in Madrid. Berlin. I S62. p- ss.
"  II Documento di acquisto dalí crcdc Don I crnaiulo Embci-Tellc/-Ciiron duca di Osuna di

vasi c tcrrccottc per i) Musco Archeologico Na/ionalc di Madrid e daiato 1972 ed elenca a arma
Ricardo Olmos. 26 oggetti rccanti i niimcri di inv. 72.6.S, 1-26: 15 vasi ira cui uno skyphos attico stile

Fig. 8. Statuetta di Venere in terracotta in collezione del principe d'Anglona. Madrid,
Museo Archeologico Nazionale.
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II caratterc niisccilanco di lali c()llc/ii)iii tn»\a riscoiitro ticllc

collezioni fórmale in Italia. Tra le pin presiieit>se eolle/ioni di antichit|^ -/-oví
-  •«,-. íle^li scavispicca quella di Luciano Bonaparle. che nell aeosto del 1 a scüUitt di

a Vulci"'. tra.sferi piü di 2000 \asi. sorprendente risiiliato tiella prima canip
scavo, a Palaz/.o Gabrielli. o\e ehhe a disposi/ione sette saloni del j^j
e due magazzini per poter allestire il sun "primo tnust o (I/ht/o ni ocedette
queiroccasione. disponendo i niaieriali su tavoli ed entro scansie. si pr . .
ad un primo tentativo di classifica/ione: gli oggetti \ennero di\isi per oruDDO
1542 vasi grandi e 620 piccoli) e per (orine (le .^7.^ kylikes lt)rmart>no un c ^
a parte) e vennero anche esposti 216 oueetti delLinstruinentum di >

.  . . .. 1 1 ■ -» 'iltfi gcnen
buccheri di varia tipologia. e 229 "curiositá" (ungüentan. t">aJsamari e ^
ceramici). per un totale di 2097 oggetti

II > .-¡oehezze delLuciano aveva trascorso pochi mesi in Spagna per attingeie alte ríe nuisti
patrimonio artistico ed a\eva incaricato i due pittori. Lethiere e Sablet. di lure
di dipinti'\ Una replica dell" Lros di Tespie pro\errcbhc dalla Spagna per i
appunto del Principe di Canino. Acquistato (orse durante il stiggiorno g^j
1801 e mai traspórtalo in Italia da! Senatore. compare moho restaurato ne ^
collezione Pourtaics. quindi passato al Demidoíí. tramite il .Somzee, e da
Muscc du Cinquantenaire di Bru.xelles '.

Non erano esposti nel Museo gli oggetti di orellceria etriisca. appnnnaeto»o
privato della principessa di Canino, alia quale nel 18.^7 la C ommi.ssione jj
aveva proposto racquisto di 'oggetti d"oro in gran numeR> e di gran
Bonaparte possedeva anche pietre incise e cammei. vi accenna il duca di " '
gham nel suo diario del 1862. Gli scavi condotti a Vulci avevano ^
dotto un buon numero di scarabei in corniola, sciolti o nn>ntati in anello,
materiale di eta romana era stato certo reperito negli scavi del Tuscolo (3
impronte furono pubblicate dai Cades)^'. Come tutti i colle/.ionisti po.s.sedeva una

S.Valenlin. un askos. una lekythos. un piccio cratcrc a voliitc apulo. una idria cd un va-so
orizzomali campani. una tiidria pícela italiuta tardiva. una situía cd un aniora etru.sclie. ^ •
lekanis di vcmicc ncra scn/,a ccpcrchio. una patera, un vasctto a vcrnicc ñora, un piatto
grigia, olto tcrrccoitc (tra cui un acrotorio con sfingc. o quaitro riíicvi íraniincntari. due luce
cui alcune modcrne; V. supra M. H. Michcli. ^

"■ M. Bonamici. "I primi scavi di l.uciano Bonaparte a Vulci". i" rrospcifiva. 21. I98U. PF-
" M. Natoli, cit. a nota 29. pp. .^S. Cí. M. IX-lla I-ina (a cura di). lAtciano Bonaparte are leo-
Orvieto, 2004. . d nioarte7H Q ^ Guatlani. Gallerin üd Senatore ¡.m iaño lionaj^arte. ironía. IS()8; Galcric 2.^

Cholx des f^ravures d'nprés ¡es peinlnres ef fes nutrhres de ¡a f-aierie de i.ucien Bo,taparte. I» —
M Natoli cit. a nota 29. pp. 266 ss.. 74; J. j. Duhois. Deseription des Antii/ues faisant partie

des collections de M. le Comte de Poio tales. Gorf.U.r. |>aris. I «41. p. H. n. .^7; A. Furtwangler. ^
coUecticm Sotnzée, Münich. I«97; H. Doehl. De, ¡dos yon ¡.ysipp. (¡oettingen. lO^X. p. 51. n.

"" "Questa supcrba raccoita d'etrusehe raritá si eonipone qiiasi soltanto d'ornanienti niunebn,
come vezzi. collane. afflbbiagli. armilie. maniglie. anelli intagliati o üsci c d altri oggetti di U-so piü o
rneno detciminato, ma probabilmente relativi alio stesso servi/io". M- Natoli. cit. a nota 29.

A. Pasqualini. "Scavi di Luciano Bonaparte a Tuscolo". iu Kenia antic/na. I. 1992. PP-
ss.; M. Natoli, cit. a nota 29. pp. 5S. 98. 2.^9.
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serie di impronte di gemme illustrate dai relativi cataloghi manoscritti, ma il suo
interesse sembra margínale rispetto ad altre categorie di antichitá ed opere d'arte
come rileva il Pacetti".

II márchese Campana condusse scavi o nelle sue proprietá tra il 1829 e il 1857 o
nei siti di Tarquinia, Tuscania (scavi Campanari), Ostia, Vulci, Veio, Caere, Frascati,
Tivoli, a Roma e dintorni, al colombario di Pomponio Hylas sulla via Latina nel
1831 e a Cuma; compra oggetti d'oro dalla vedova del principe di Canino'^\

La sua collezione era divisa in 12 classi: vasi dipinti in terracotta dalLEtruria
e dalla Magna Grecia, bronzi, gioielli, gemme e monete, terrecotte tra statuette,
antefisse, animali, lastre Campana'*^, da tombe del Sud Italia e Sicilia, Ardea, Aero-
poli di Atene, sarcofagi e urne cinerarie, lúceme, sculture etrusche in alabastro e
pietre indigene, vetri etruschi romani e fenici, pitture, sculture in marmo, curiositá
etrusche greche e romane, pitture modeme e maioliche. Tra i visitatori del Museo
erano anche i Portoghesi.

II Campana, le famiglie Campanari^-'' e gli orafi Castellani'*'' sono sicuramente
in relazione alia formazione della collezione Taggiasco, foimata a Roma, ma oggi
al Museo Archeologico di Madrid.

Monsignore Pietro Taggiasco (n. a Sasso in Liguria 1816-m. 1871) padre degli
Scolopi era vissuto al Collegio Nazareno a Roma®^', aveva insegnato letteratura, per
sedici anni predicatore ufficiale per il papa e il sacro collegio dei Cardinali (anche
il Márchese Campana aveva studiato al Collegio Nazareno); una sua lapide venne
eretta ad Alatri per la venuta di Pió IX nel 1850. La sua collezione, formata a
Roma in 25 anni, venne venduta nel 1879 dai ñipóte Don Cesare, pochi anni dopo
che era stato inaugurato nel 1871 il Museo Archeologico a Madrid sotto il regno
di Amedeo di Savoia**". Abbiamo un carteggio del ñipóte con Bermudez de Soto-
mayor, in relazione ad una vendita Sambon di medaglie pontificie molto richieste,
che consigliava di acquistare per il Museo'^''. La collezione constava di 360 tra pietre
incise e cammei, 30 oggetti piccoli di oro antichi molto curiosi, una Venenna, sta
tuette di Priapi di bronzo e trova un parallelo stringente nella collezione di antichita

"  "II Senatore Luciano Bonaparte non ha voluto aderire aH'acquisto di alcune pietre di anello
molto rare (1804) e di uno stucio di camei (1806) messo in vendita dai Conestabile Colonna ,
M. Natoli. cit. a nota 29.

S. Sarti, cit. a nota 2,5.
S. Sarti. cit. a nota 23. fig. 31, p. 110 (terracotte da Ardea). Per una lastra da lui regalata al

Principe Doria Pamphilj, vd. B. Palma Venetucci (a cura di). Villa Doria Pantphilj. Storia della colle
zione, Roma, 2001. p. 174.

Associazionc "Vincenzo Campanari" Tuscania, Quademi 2004.
1. Caruso, "11 gioicllo 'archeologico' Castellani: autenticitá, rielaborazione. falsificazione . in

E. Formigli (a cura di), Preziosi in oro, avorio e corno (Atti Seminario, Murió, 1992). Siena. 1995.
pp. 80 ss.; G. Bordenache Battaglia. cit. a nota 26, pp. 319-348.

Enciclopedia Universal Ilustrada, europeo-aniericana. s.v. p. 1547; P. Vannucci. II Collegio
Nazareno, Roma. 1930.

De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. pp. 37, 140.
"" Legado 1879. exp. 26.



522 l¡. „n U e Mma Venen.cci Nuovi aspcfti del collezionismo in Italia e Spagtia attraverso le esportazioni... 523

I '!
'i ' '

deirabale piemonlese C. A. Pullini. \issulo a cavalKi ira Sellcccnto c Ottoce
oggi consérvala al Museo di Anlichilii di Toriiní' .

Conosciamo \a coUe/ionc daW invcniario manoscriilo che c\enci\
coHane con vaghi di pasla viirca di varic forme e coh)ri. ira gli oggelti etrus
un cücchiaino, un Pcndantif di collana, una collana cii \aghi d'avorio.
frammenti di collana d'oro a filigrana íFig. 9). una flbu/a cci un mcdiigHone ^
d oro, Irenlasci scarabci incisi; tra gli egi/i tre scarabei in faiencc NcrcJe ^
iscritti. un amúlelo. Osiridc in lapisla/vuli anforella in f aience a//.urra,
di collana a forma di pigna in faience". ira quelli romani 4 idolelli d argento
moho belli íun Esculapio sedulo con bastone e scrpcnie. due di Ccrcre.^ una -
con cornucopia, un Amorino alalo con il diio alia bocea — Arpocratc). —
di bronzo. forrnali da falli e una mano pendente da un aiiello. allri quatiro
bronzo, alcuni Priapi c due bulle in bronzo. una con figura di Venere a
lastra ornaméntale con cavallo in alio di sallare un ostact)lo. ed ancora 20 un ̂
d'oro con pielre incise e cammei. alcuni romani. altri crisliani. e flbule; ^
velri anlichi e modcrni slampali imita\ano le pielre dure incise (in Italia ricor
i  caichi in vetro colorato della collezione Paolctti' ). alcuni montati in co
secondo il gusto delTepoca.

La provenienza degli oggelti c quasi luita da Roiiki e dai suoi dintorni. ove
mente Tarquinia (Corneto) dove si erano svolti gli scav i Campanari'" e Chiusi,
era altivo il giá cilato mercante di gioielli Federico .Strozzi. Rictudiamo la scope
nel 1852 delle lerme di Vicarello. dove vennero rinvenuii in gran quantita vaM
d'argento e d'oro (di cui esistono copie all'Academia de la Historia di Madri )
e monete, molti pcrvcnuti al Museo Kircheriano tramite la Compagnia di Gesui
ma altri dispersi sul commercio antiquario".

II Taggiasco aveva anche una collezione di Medaglie moderne di oro, argento
vendute per 2780 pesetas. Qucslc annovcravano personaggi celebri. come
spuig, Luigi XIII, Pedro e Costanza d'Aragona, Alfonso d'Aragona. Carlos e
Anjou, Ximenez de Tejada, gran Maestro dcll'Ordine di Malla etc. Aveva rnonete
papali (67 d'oro, 304 d'argento, 3 di vellón, 784 di bronzo. 55 di piombo) oltre
a monete e medaglie diverse (65 d'oro, 489 d'argento, 130 de vellón, 1823 di
bronzo, 4 di piombo), per un totale di 3724 monete e medaglie'". La cassetta con

B. Pafma (a cura di). L'Abate Cario Aiiioiiit} Pidliia. ¡l maitosi iitlo di un erudita e il colle
zionismo di antiehitá in Piemonte nel '700, Rtuna. 1994: I.. Mcicandt). cit. a nota 69. p. 9.

Gil oggetti egi/-i vennero forse acquistati dai niercanti Alcssandro e .Silvcslro Guidi, L. Vattuone,
cit. a nota 21, pp. 166 s.

L. Pirzio Biroli Stelanelli. "Pietro Paolctti e la sua coile/ionc di iinpronte". in BallMns^^""^
XXV-XXVfl, ¡978-1980. pp- ' eadem. "La cnllc/ionc (^at>letti. •siampe in vetro" per intagh e
cammei" I, in r..v.

L.Vattuone. cit. a nota 21. pP- ¡40. 171.
Tesoros de la Real Academia de la Historia. Madrid. 2()()1. n. 307.

"  L. Vattuone. cit. a nota 21. pp. 15.5 ss.
"■ Legado 1879. exp. 26. elenco delle monete con i relativi prc/./i- Vd. ancfie infra B. Mora

Serrano.

Fír. 9. Callana d'oro in collezione Taggiasco. Madrid, Museo Arclieologico Nazionale.

pietre egizie, etrusche romane, monete é definita nella corríspondenza "piccola
scatola di gemme incise, ori ed altre antichitá pregevoli, io fissava il prezzo di
10000 franchi, la collezione é un lavoro di 25 anni, quanto alie altre cose ho
segnato il prezzo sopra ogni pacco". Gli oggetti inviati da Roma nel novembre
1879, ed acquistati dai Museo Archeologico per 33.428 pesetas vennero sud-
divisi tra le varié sezioni: etnográfica, Dattilografia e Numismática, classica,
moderna'".

Ad essa si deve collegare un'altra collezione glittica ottocentesca formata in
Italia da un ecclesiastico (alcune gemme recano sigilli papali) che poi la dono in
Spagna ed é oggi a Valencia''''. In Spagna si forma invece la collezione glittica di
Augustín Arguelles, precettore di Isabella II, acquistata dai Museo Archeologico
madrileño nel 1846'", in cui si segnala l'agata ovale con 14 figure fi rmata Burch,
appartenuta all'abate Rothelin.

II Márchese José Salamanca, nato nel 1811 a Malaga, muore nel 1883 con un
déficit di 6,4 milliones de reales, é in Italia per costruire le ferrovie, e qui forma la
sua collezione di 1325 oggetti comprata nel 1874 dai Museo per 250.000 pesetas.

Legado del 1879. Archivio MAN 1902, n. 53.
C. Affaro Giner. Entalles y Cárneos de la Universidad de Valencia. Valencia, 1996. pp. 12 s.
S. B. Ca.stellano.s. cit. a nota 55, p. 1.38, Tesoros de la Real Academia de la Historia, cit. a

nota 93. p. 191. dg.

!  J
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II Márchese aveva scullure rilralto colossali. uii trapc/olorn di niarmt>. un «•

t  • . in7Í *^601 asopralullo 944 vasi (alcuni assai restaiirali e ridipinh). tra ctruschi, corin ̂
figure nere e rosse, da Vulci. ira i quali la celebre k\ li\ con "leseo e il Mino jjalici
piltore Aison (alcuni acquistati forse tramite il Braim dal márchese ¡i
a figure rosse dalTItalia meridionale (Paestum. Ru\o. Ilreolaiio: tra essi e ".^^^gjgas
gran Cratere a cálice da Paestum. con la pa//ia di líraele. reeaiite la firma di
Paltrocon Minerva che implora .Nettuno. dalla C'ampania terraetitte da Calvi.^ poli-
ira Madrid e altri musei provinciali. lúceme romane (tra eui una etm vetro
femó), alcune anche moderne. avori. una collana romana lormata da vaghi
azzurro. fibule. amphoriskoi di pasta vitrea, un'olla hron/ea, un colino, uno -siric-

Tomaso Asensi é anche lui in Italia, direttore del C ommeicio del M* ̂
di .Stato e viceconsole di .Spagna a Niz/a: i 1.^20 oggetti della sua
monele, sigilli di piombo, unguentari in vetro'" liirono comprati nci suoi
in Africa e Asia. NeU'Archivio del Museo Areheologiet) Na/.itmale al
collezione fu venduta nel IS76 esiste un Inventario nianosciitlo con la
e le misure dei pezzi. corredato da quasi mille disegni. sopratutto di vasi
e lúceme. Tra gli oggetti amuleti e scarabei egi/i""; molti vasi greci sono n ̂
provenire dalITtalia: Tarquinia. Alga. Roma, da C'hiusi (Principe di
Bagni di Nerone, Ñola, Napoli. Pompei. Capua; tra essi si segnalano
iónica, un'oinochoe corinzia. un cratere a eolonne del Pittore di Siracusa - j
del secondo quarto del V see. a.C.. lekythoi attiebe""'. I-a et>llezione fu ven j^io?.
Museo per 40.420 pesetas: ira le scullure sono notevoli un Marsia ed un Erco
i bronzi, gli avori, le porcellane cinesi o giapponesi, gli oggelii africani enirarono
invece nel 1948 nel Museo elnologico"'\

5. COLLEZIONI EXTRACLASSICHE

Tra le Collezioni exlraclassiche di fine 800 ricordiamo Amonio Vives, che
aveva una collezione di míinele arabe con relalivo calalcíg^^ maiioscrillo e n
rosi oggelli fenici'"*', le collezione di Pascual Cjayangos e del márchese Cerr
fórmala quesl'ullima anche nei viaggi in Iialia che hanno come niela Firenze,
Roma e Napoli.

"«• Vd. J. Beltrán Fortes. .,.^hese
"" P. Cabrera, cit. a nota 62. pp. -^21 ss.. 33 ]. nn. 2. 4. 23. 25. 3.S. I 7.S- 1 79. il ritratto del rntircn

in litografía a p. 378. n. 173.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. p. |77. nn. 191-179. pp. -^46 s. nn. 180-191.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. pp. 366 s.. nn. 189-191.

"" De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. pp. 362s.. nn. I8()-I8.S.
Vd. supra M. Cristofani Marlelli.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. pp. .I64 186-189; P. Cabrera, cit. a nota O-,

pp. 321 ss., 336. nn. 26. 28. 380. nn. 180-18.3.
Sono al Museo Archeologico: inv. nn. 2713. 2729.
Archivio MAN. exp. 1948/1 1.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. p. |.S2. r,y. s. pp. 377 ss.

Niiovi aspetti del collezioni.stno in Italia e Spagna attraverso le esportazioni. 525

Fig. 10. Anello bizantino della collezione Gayangos. Madrid, Real Academia de la Historia.

Per quanto riguarda la collezione di S. O. Pascual de Gayangos, sia la ric-
chissima biblioteca, che comprendeva anche manoscritti arabi, sia la collezione
di sessantasette oggetti archeologici, anche islamici, alcuni di oro ed altri di gran
pregio per la loro raritá, posseduti dalFaccademico, sono state regálate dalla famiglia
nel 1898 al Museo dell'Accademia"". Si tratta di una collezione che comprende
oggetti delle civiltá primitiva, dell'Egitto, Fenicia, Indostan, della civiltá classica,
di arte ispano romana, di imitazioni, di antichitá maomettane, americana.

Tra le antichitá egizie, scarabei, ushatbi, bronzetti di Osiride, Hathor; tra gli
oggetti etruschi scarabei, un cálice di bucchero, una collana d'oro; tra le antichitá
greche, un askos minoico, una kylix a figure nere, una lekythos a figure rosse, un
kantharos apulo, vasetti di pasta vitrea, bronzetti di divinitá; infine alcuni anelli con
sigillo bizantino (Fig. 10), islámico, ebraico, due astrolabi islamici'".

Terminiamo con la Collezione di E. Aguilera y Gamboa, Marques de Cerralbo"-.
11 suo interesse per la paleontología, la preistoria e la protostoria della Spagna lo
condussero a finanziare studi di arte rupestre e a fare esplorazioni in necropoli

"" Per il lascito vd. GA 1898/1. M. Manzanares, Arabistas españoles del .siglo XIX, Madrid, 1971,
pp. 81 s.; J. Vallvé, "Pascual de Gayangos (1809-1897). A propósito del centenario de su muerte ,
BRAH CXCI, 1997. pp. 59-488. J. Catalina García, Inventario de las Antigüedades y objetos de Arte
que posee la Real Academia de la Historia, Madrid, 1903, nn. 750-774, nn. 775-809-993, 994-1020,
1022-1028. M. Almagro Gorbea, El gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.
Madrid, 1999, pp. 38-39, 75. figg. 16-17, 50-51, 53-56.

Te.soro.s, cit. a nota 94, nn. 91-92, 115, 116, 118-119, 124, 127-128, 129-130, 131-132, 134-
136. 192, 194-197.

Sanz Pastor, Museo Cerralbo, Madrid, 1956. Sanz Pastor y Fernández de Pierola, Museo
Cerralbo. Madrid. 1981.
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comprendeva olire alie ircdici eeiniiie paeate 300 pesetas, tra le qiiali 23641
sica con la scena di Priamo e Achille . 4<S0 oyeeiti archeoh)gici. yttutto gli
moncte. 703 medaglie. in parte confluite nel Museo Archeologico sono
oggetti litici da Torralba' in parte al Museo C'erralho. Nuniert>sc scop
légale alia costru/ione della lerro\ ia .Madrid-.Sarago/a.

•  ,,^1 palazzo
In parallelo in Italia ricordiamo la colle/ione del Barone l.a//.aro OQmano"^

via dei Lucchesi. fórmala da poche sculture. oggi al Museo Na/ionale
da un migliaio di oggelti ira antichi (\asi dipinli. huccheri c jj;pano-

iitralli romani in marmo) e moderni anche d argento (armi. tessuli. maio i ygnduti
moresche, porcellane persiane. giapponesi e einesi) e niolteplici atore
alPasla da Domenico Corvisieri nel 1 S95 ' . e quella del C (>nie Barrac '
del Regno. cosliluila, olire che da sculture greche e da \asi dell la la^^^ gonservata

di via

e

riiralii

i/iin gran parle da maleriali orienlali (assiri. eg
nel Museo Barracco" .

. etc.) e messicani. o

LE ANTICHITÁ FENICIE E PUNICHE
NELLE COLLEZIONI SPAGNOLE

Giovanna Pisano*

1. INTRODUZIONE

Nella penisola ibérica la presenza dei Fenici risulta documéntala a partiré dagli
ultimi decenni del secolo XVIII (Mederos Martín, 2001). E alia stessa época risale
Pindividuazione della collina del Puig des Molins ad Ibiza come necropoli púnica
secondo quanto riportato da Gonzáles de Posada che nel 1791 scrive a proposito
delPisola: "... En el citado montecito de los molinos se ven más de cien aberturas
en su peña labradas a escoda hasta encontrar tierra o hueco. Se creen habitaciones
de fenicios; pero soy de parecer que eran sepulturas de éstos u otros pueblos más
antiguos..." (Maña de Angulo, 1984: 129). Per la prima volta, quindi, nel 1791
Puig des Molins viene considérala come necropoli púnica, sebbene le sue fosse o
ipogei fossero stati interpretati quali abitazioni fenicie.

E solo con la seconda meta del XIX secolo che si dischiudono nuove prospettive
di ricerca sui Fenici nel Mediterráneo e in Spagna in particolare, per il cui recupero
storico rimando ad un recente lavoro (Mederos Martín, 2000).

Con la formazione dei Musei pubblici, iniziata alia fine del secolo XVIII, ma
caratteristica del XIX e légala alia storia del collezionismo prívalo, vengono incre-
mentati i fondi degli stessi Musei. In Spagna, la creazione -mediante Decreto Reale
del 18 marzo 1867 pubblicato nella Gaceta del 21 Marzo dello stesso anno- del
Museo Arqueológico Nacional e degli Arqueológicos Provinciales, nelle province
nelle quali si conservavano numerosi ed importanti maleriali archeologici, favor!
la costituzione di collezioni con i reperti cosí riuniti (García Gutierrez-De la Rada
y Delgado, 1883; VII-XXI), ai quali si aggiunsero con il lempo quelli provenienti
da altri fondi e da acquisti finalizzati'. In tale ámbito s'inseríscono, per quel che
concerne l'oggetto della presente comunicazione, da un lato le cuñositá orientali.

De Gabinete a Museo, cil. a nota 14. pp. 406 ss.. nn. 2.'>4-261.
- Exp. 1914/53. 1915/15. 1926/60. 1932/SI. 1940/27. . . , .niversitíl

D .Storacc La cotlezione di anfic/iitá del Harone Mii heh' Ui laurea LJn
di Roma Tor Vergala. a.a. 2003-2004. , , . ■ „n<: aii

D. Corvisieri. Catalogue n.2 des ohjets d'tn t anciens et /nodenies. tahieoax.. .e.xisííiiif
Cbateau de Tor di Quinto, Roma. 1S95. , ./,^r

C. Pietrangcli. Museo Barracco (Catalogo). Roma. 1973; M. Merkel Guldan, nie Tctm'btu't
von Ludwifi Poliak, Wien. 1988; L. .Sist. Museo Barrcu io. Arte cgiziu. Ruma. 1996.

g.pi.sano@lettere.uniroma2.it
'  García Gutierrez-De la Rada y Delgado, 1883, pp. XXII-XXIII scrive; "En aquel mismo año

(1871). y aprovechando el viaje de conveniencia política de la fragata de guerra Arapiles á los mares
de Levante, se dispu.so que una Comisión, compuesta de un arqueólogo... un diplomático...y un artista
dibujante, embarcase en dicha fragata y fue.sen, no sólo studiando los monumentos diferentes puntos
de Grecia, Turquía. Siria y Egypto. en que la fragata debía tocar, y en cuantos puntos del interior
pudiesen tacerlo. sino procurando adquirir objetos para nuestro Museo, que de otro modo rara vez ó
nunca hubiesen podio venir al mismo... Volvió la Comisión científica de Oriente con gran caudal de
noticias, dibujos y forografías y con 319 objetos, así esculturas en pietra, como terras-cottas, monedas,
glíptica, cerámica fenicia y griega, objetos de viario. y otros varios...".


