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Ricezione e riproduzione 

T ra gli o r i z z o n t i a p e r t i 
da l l ' app rocc io del la s to
ria de l l ' a r t e a ques t ion i 

r e l a t i ve al la " r i c e z i o n e " de i re
per t i è d a a n n o v e r a r s i l ' in te resse 
scientif ico pe r l ' e n o r m e quan t i t à 
d i copie , imi taz ioni , r i p r o d u z i o n i 
e r i d u z i o n i da ope re f a m o s e in cui 
si r i specchia la p rog re s s iva d i f f u 
s ione di gus t i e d i m o d e in s trat i 
sociali m o d e s t i r i spe t to ai consue t i 
c o m m i t t e n t i e c c e l l e n t i . R i m a n e 
tu t t av ia ancora scarsa la r icerca re
la t iva ai m e c c a n i s m i di d i f f u s i o n e 
e alla f u n z i o n e di copie e r i p r o d u 
zioni , s o p r a t t u t t o nel c a m p o del la 
scu l tu ra . Ciò si sp iega in p a r t e con 
il f a t to che la copia t r i d imens io 
nale , la cui qua l i tà d i p e n d e ol tre 
che da l l ' ab i l i tà de l l ' a r te f ice a n c h e 
d a i m e z z i m e c c a n i c i i m p i e g a t i , 
ha p i ù a che fa re con la ca tegor ia 
de i mes t i e r i a r t i g i ana l i che n o n 
c o n q u e l l a d e l l ' a r t e . L a s c i a n d o 
d a pa r t e va lu t az ion i di mer i t o ne i 
r i g u a r d i de i process i p rodu t t i v i , si 
r ivela di eccezionale po r t a t a l 'ef
fe t to e d u c a t i v o d o v u t o alla mol t i 
p l icaz ione de i capo lavor i ant ichi 
d i scu l tura . Bandi te e re lega te in 
m a g a z z i n i e spesso t r a scura te e d 
espos te al r ischio del la d i s t r u z i o n e 
e d i spe r s ione , le i m p r o n t e di gesso 
t r a t t e da l la s t a t ua r i a an t ica f ino 
agli ann i se t tan ta del Novecen to , 
r a p p r e s e n t a r o n o l ' e red i tà p iù d i 
s c r i m i n a t a d e l l ' a r t e a c c a d e m i c a , 
in g r ado , so l t an to negl i u l t imi de
cenni , di a t t r a r r e u n for te in te resse 
scientif ico. 

A c c o m p a g n a t e d a u n a r i v a 
l u t a z i o n e s to r i ca e d e s t e t i ca d i 
tali m a n u f a t t i , le r icerche re la t ive 
a q u e s t a p r o d u z i o n e h a n n o r i 

g u a r d a t o v a r i a s p e t t i m e t t e n d o 
in r isal to, ol t re alla verif ica del le 
raccol te t u t t o r a in corso, le mol 
teplici f u n z i o n i e rag ion i d ' e s se r e 
del le i m p r o n t e de r ivan t i in p r i m o 
luogo dal la f a m a degl i or iginal i . 
U n a del le c o n s e g u e n z e di ques t e 
r icerche è s ta ta la r i scoper ta de l 
va lore d o c u m e n t a r i o dei calchi che 
p o s s o n o t e s t imon ia re gli in te rven
ti d i r e s t au ro sub i to dagl i or iginal i 
nel corso del t e m p o , d a s e m p r e 
a p p r e z z a t o d a co loro che e r a n o 
coinvol t i ne i res taur i , m a oggi va
lor izza to anche dagl i s tudiosi 1 . 

P h i l i p p e Sénécha l ha de f in i to 
la r i c e z i o n e d e l l ' a n t i c o d u r a n t e 
l ' epoca del Barocco u n ' o p e r a z i o n e 
che mi ra alla cos t ruz ione " d i u n a 
lista ch iusa di capo lavor i u n i v e r 
s a l m e n t e r iconosciu t i e r i p rodo t t i 
in ogn i d i m e n s i o n e e ne i mate r ia l i 
p i ù svar ia t i (. . .). L ' u n o d o p o l 'al
t ro si t r a sse ro calchi de i capo la 
vor i , così che a pa r t i r e da l la f ine 
de l XVII secolo d i v e n n e possibi le , 
senza lasciare Par igi o M a n n h e i m , 
c o n o s c e r e n e l l e l o r o d i m e n s i o 
n i r ea l i le s t a t u e c h e e r a n o la 
glor ia d i R o m a e F i renze . Dal la 
c i rcolaz ione d ' u n corpus r i s t re t to 
si p a s s a v a al la s u a s o s t i t u z i o n e 
m e d i a n t e u n in s i eme di copie" 2 . 
La d o m a n d a re to r ica r ivo l t a d a 
Cicerone a L is ippo su c o m e av reb 
be fa t to a ident i f icare l 'o r ig ina le 
del la s t a tua di A l e s s a n d r o M a g n o 
di f r o n t e a cen to e s e m p l a r i iden
tici in bronzo 3 , scelta d a Sénécha l 
c o m e p u n t o di p a r t e n z a pe r il suo 
d iscorso sul le copie , s e m b r a aver 
i sp i ra to c o m m i t t e n t i facol tosi che 
n o n si a c c o n t e n t a v a n o di cop ie 
r ido t t e c h i e d e n d o invece vers ion i 
iden t i che pe r p r o p o r z i o n e e lavo
raz ione . 

La vera capitale 
della riproduzione 

L a p i ù f l o r i d a s t a g i o n e 
del la mol t ip l i caz ione in 
g e s s o  in a p p a r e n z a 

p i u t t o s t o f e d e l e ag l i o r i g i n a l i , 
r e a l i z z a t a con t e cn i che d i v e r s e , 
m a s e m p r e con mater ia l i pove r i 
e f ragi l i  è s ta ta s enza d u b b i o il 
Se t tecento che v i d e u n no t evo le 
i n c r e m e n t o del la quan t i t à e del
la q u a l i t à de i ca lchi in t e r m i n i 
d i f ede l t à r i spe t to agli or iginal i , 
d o v u t a al le m a g g i o r i poss ib i l i t à 
d i c o n f r o n t o v i s ivo t ra ca lchi e 
i mode l l i or iginal i . In Italia d u e 
sono i centr i in cui si s p e r i m e n 
tava la tecnica del la r i p r o d u z i o n e 
plas t ica  R o m a e F i renze  e d o v e 
a p p u n t o si c o n c e n t r a v a n o le p i ù 
i m p o r t a n t i col lezioni d i s t a tua r i a 
ant ica. Graz i e ai suoi a r t ig ian i de
dit i alla p r o d u z i o n e di te r recot te e 
di b ronz i , F i renze d i s p o n e v a del le 
migl ior i cond iz ion i pe r rea l izzare 
r i p r o d u z i o n i e r i d u z i o n i d i qua l i tà 
d a o p e r e f a m o s e del p a s s a t o in 
q u a n t o le b o t t e g h e f io ren t ine d a 
t e m p o e r a n o espe r t e nel la l avora 
z ione del b r o n z o con l ' a iu to del la 
" m a d r e f o r m a " d i g e s s o 4 . U n o 
de i p r i m i eccelsi e s e m p i di copia 
f ede le da l l ' an t i co che v a ol t re la 
p u r a imi taz ione , è il g r u p p o del 
Laocoonte d i Bacc io B a n d i n e l l i , 
concep i to in o r ig ine c o m e copia 
sos t i tu t iva des t ina t a alla collezio
n e di Francois I, m a d o p o il 1525 
t ras fe r i t a a F i renze . S e m b r a che 
l ' a r t i s ta n o n abb ia u s a t o u n ' i m 
p r o n t a in gesso che t ecn icamen te 
sa rebbe s ta ta la s t r a d a p i ù facile5 , 
m a con t ra r ia al la s u a a m b i z i o n e 
di u g u a g l i a r e e d i p e r f e z i o n a r e 
l ' ope ra ant ica con gli stessi m e z 
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zi tecnici6 . Diverso si p r e s e n t a il 
caso del la Venere d e l l ' A m m a n a t i 
che nel le p r o p o r z i o n i e nel le s u e 
cond iz ion i f r a m m e n t a r i e copia la 
Venus Victrix degl i Uff iz i t r a d u 
cendo la in b r o n z o con l ' a iu to di 
u n ' i m p r o n t a . Q u e s t a f u inser i t a 
da l Vasar i n e l l ' a r r e d o del la sala 
con il Trionfo della virtù nel la s u a 
casa a re t ina e perc iò i n t e rp re t a t a 
c o m e s imbo lo de l l ' a r te ant ica re
cupera ta 7 . 

S o l t a n t o a p a r t i r e d e l t a r d o 
C i n q u e c e n t o la c o p i a p l a s t i c a 
d iven t a mol t ip l icaz ione , r i p r o d u 
z ione e r i d u z i o n e c o m e d i m o s t r a 
g r a n pa r t e de l l ' a t t iv i tà d i A n t o n i o 
e Francesco Susini che pe r p i ù di 

m e z z o secolo u t i l i zza rono ope re 
del G iambologna 8 . D u r a n t e il re
gno di C o s i m o III (16701723) la r i
p r o d u z i o n e plas t ica r a g g i u n s e u n 
ta le l ivello e u n a tale r e p u t a z i o n e 
che fece di F i renze la ve ra capi ta le 
d i q u e s t a tecnica. L 'a l ta qua l i t à 
del le r i p r o d u z i o n i d i s t a tue o r m a i 
f a m o s e del le col lezioni f io ren t ine 
e ra ga ran t i t a da i p ro tagon i s t i del
la s cu l tu ra barocca locale, a t ten t i 
ai meccan i smi del c o m m e r c i o pe r 
r e a l i z z a r e " l a m e t a m o r f o s i d e i 
mode l l i in mater ia l i a l ternat iv i" 9 , 
ta lvol ta i n t e rp re t a t a c o m e il ve ro 
r i t o r n o a l l ' a n t i c o . A c q u i s t a n d o 
nel 1740 le f o r m e e i mode l l i del le 
bo t t eghe del So ldan i Benzi e p i ù 

t a rd i anche del P i a m o n t i n i e gra
zie a n c h e a l l ' imp iego di f o r m a t o r i 
esperti1 0 , toccò al Marchese Car lo 
Ginor i d i i n a u g u r a r e u n a n u o v a 
s t ag ione del la r i p r o d u z i o n e  que 
sta vol ta in porce l l ana b ianca e 
luc ida c o m e r ichies ta da l pubb l i co 
a t t i ra to sia da l fasc ino de l l ' an t ico 
sia dal la l ucen tezza del " o r o b ian
co"11. 

A n c h e d u r a n t e gli u l t imi de
cenni del Set tecento F i renze r ima 
se u n i m p o r t a n t e cen t ro di p ro 
d u z i o n e di calchi e d i copie del le 
s cu l t u r e an t i che de l le col lez ioni 
g r a n d u c a l i g r a z i e a l le r i ch i e s t e 
da p a r t e dei conosci tor i s t ran ie
ri d i r i p r o d u z i o n i a g r a n d e z z a 

1. Francesco Carradori, Istruzione 
elementare per gli studiosi della Scultura, 
Firenze 1802, Frontispizio 
2. Medaglione con scritta: Ars extollitur 
arte, Firenze, Accademia delle Belle Arti, 
lato Via C. Battisti 
3. Medaglione con scritta: Simili sub 
imagine formans, Firenze, Accademia 
delle Belle Arti, lato Via C. Battisti 
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originale. Il livello tecnico delle 
impronte raggiunto alla fine del 
Settecento viene documentato dal 
famoso compendio illustrato (fig. 
1) di Francesco Carradori12, dal 
1798 al 1821, professore di scul
tura all'Accademia di Belle Arti a 
Firenze, ma con una lunga espe
rienza di restauratore e di copista 
acquisita e esercitata a Roma13. Il 
manuale del Carradori dedicato al 
Granduca Pietro Leopoldo (fig. 1) 
costituisce una conferma che l'in
segnamento della tecnica della ri
produzione plastica  pressappoco 
identica a quella della produzione 
 faceva parte del programma del
l'Accademia fiorentina rifondata 
nel 1784 come istituzione didatti
ca basata sui principi dell'imita
zione del vero e sull'esercizio di 
modelli esemplari14. Durante tutto 
l'Ottocento l'Accademia forniva, 
infatti, le competenze necessarie 
per soddisfare la richiesta di scul
ture sia per l 'arredo di giardini e 
di palazzi che per il commercio 
derivante dal turismo. Un caratte
re programmatico in questo senso 
hanno le scritte ARS EXTOLLI
TVR ARTE e SIMILI SVB IMAGI
NE FORMANS, inserite nei tondi 
del fianco lungo dell'edificio del
l 'Accademia verso l 'odierna via 
Cesare Battisti (già via Sapienza), 
probabilmente risalenti all 'adat
tamento dell'ospedale alla nuova 
funzione didattica per opera di 
Niccolò Gaspero Paoletti (figg. 
23). Lo studio dai calchi e la la
vorazione delle impronte erano 
considerate, accanto allo studio 
dal vero, la fonte principale della 
"scuola di scultura" dell 'Acca
demia dopo che il tradizionale 
insegnamento nelle botteghe, pri
vo d 'una didattica sistematica e 
regolare, aveva perso lentamente 
terreno15. La riforma accademica 
della didattica artistica, anche se 
criticata più tardi come strumento 
di livellamento dei talenti16, in ve
rità corrispondeva perfettamente 
al ruolo del l 'ar te nella società 
ottocentesca che con il suo vasto 
fabbisogno di oggetti artigianali 

di ogni genere e qualità, richie
deva profess ionis t i espert i ed 
efficienti. Coloro che non avevano 
abbastanza talento o fortuna per 
affermarsi come artisti, potevano 
almeno riuscire specializzandosi 
in attività al servizio del merca
to e del turismo come copisti di 
quadri o formatori di gessi o di 
terrecotte. 

Tra i protagonisti del
l 'ultimo atto nella storia 
della r iproduzione pla
stica a Fi renze nel la 
seconda metà dell'Ot
tocen to sp i ccavano 
personaggi come Cle
mente Papi17 e Oron
zio Lelli, stimati e 
r iconosciuti g randi 
maestri del mestiere 
che pubbl icavano periodica
mente i cataloghi del loro re
pertorio1 8 d isponibi le anche 
nelle botteghe cittadine. Spa
ziando dall'Antico al Quattro, 
e Cinquecento il loro repertorio 
aggiornato sulla passione per 
la scultura rinascimentale, sod
disfaceva la domanda di una 
vasta clientela internazionale. 

E evidente da quanto espo
sto la posizione eminente che 
Firenze occupa per la ricezione 
dell'antico e per le attività di pro
duzione e proliferazione di calchi 
e dei loro derivati in bronzo. Il 
confronto si pone con Roma quale 
centro universale per lo studio 
e la riscoperta delle collezioni e 
del commercio di statue antiche. 
Sin dalla fine del Seicento il ruolo 
di Firenze sembra essere stato 
invece quello di un mercato ad 
alto livello che reagiva alle richie
ste degli amatori per la maggior 
parte stranieri, soddisfacendo i 

4. Venere de'Medici, Copia 
in marmo del primo secolo 
a.C. da un originale in 
bronzo della cerchia di 
Prassitele, Firenze, 
Galleria degli Uffizi, 
Tribuna 
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loro gus t i pe r i costosi s o u v e n i r 
d'Italie1 9 . Il po t enz i a l e economico 
e commerc i a l e del le s t a tue ant i 
che degl i Uff iz i si e v i d e n z i a v a in 
m o d o p a r t i c o l a r e ne l la T r i b u n a 
del Buonta len t i con il s u o n u o v o 
a r r e d o vo lu to d a C o s i m o III. 

La Tribuna di Cosimo III -
il "cortile delle Statue" 
di Firenze 

I l t r a s f e r imen to del la Venere 
de'Medici (fig. 4), dell ' Arro
tino (fig. 5) e de l Gruppo dei 

Lottatori (fig. 6) a F i renze arr icchì 
le col lezioni g r a n d u c a l i cos t i tuen
d o u n po lo d ' a t t r a z i o n e che con 
il p a s s a r e deg l i a n n i t r a s f o r m ò 
la cit tà in u n a m e t a tur is t ica che 
e n t r a v a in c o m p e t i z i o n e con il 
Va t icano e il s u o f a m o s o "Cor t i le 
de l l e s t a t u e " le cu i o p e r e r a p 
p r e s e n t a v a n o il c a n o n e asso lu to 
de l l a scu l tura 2 0 . La c o n c e s s i o n e 
di p a p a I n n o c e n z o XI al t rasfe
r i m e n t o a F i r e n z e d i t r e d e l l e 
p i ù f a m o s e s t a tue ant iche , v e n n e 
u f f i c i a l m e n t e g ius t i f i ca ta con la 
debo le sa lu te de l G r a n d u c a cui i 
med ic i a v r e b b e r o cercato r i m e d i o 
p r e sc r ivendog l i le pa s segg i a t e in 
Gal ler ia . Per t r o v a r e p i ù g u s t o in 

ques t ' e se rc i z io fisico C o s i m o III 
d e s i d e r ò abbel l i re la Gal ler ia con 
al t re s t a tue e q u a d r i d i quali tà2 1 . 
C o n s i d e r a n d o pe rò l ' i n s i eme del
le m i s u r e ado t t a t e da l G r a n d u c a 
c o m e a n c h e il s u o in te resse pe r 
l ' a r te antica2 2 , è ev iden t e che la 
g ius t i f icaz ione uff iciale pe r il t ra
s f e r imen to f u so l t an to u n p re t e s to 
scelto pe r rag ion i d ip lomat iche 2 3 

in m o d o da fa r tacere le voci d i 
p ro t e s t a alla l icenza del p a p a fir
m a t a il 17 lugl io 1677. Per ca lmare 
le a c q u e C o s i m o III p r o m i s e ai 
r o m a n i d i r ipagar l i pe r la p e r d i t a 
sub i ta con copie in b r o n z o e con 
ques t a p r o m e s s a n o n m a n t e n u t a , 
ebbe inizio u n n u o v o capi to lo del
la scu l tu ra f iorent ina . 

Il n u o v o a l l e s t i m e n t o d e l l a 
T r i b u n a  in p i ena s in ton ia con il 
g u s t o barocco per il lusso e l ' ab
b o n d a n z a  t e n e v a c o n t o f o r s e 
sin da l l ' in iz io anche di v a n t a g g i 
economici , m a in ogni m o d o au 
m e n t a v a l ' a t t enz ione del la clien
tela che faceva sosta nel la capi ta le 
de l G r a n d u c a t o p e r v i s i t a r e le 
co l lez ion i m e d i c e e d i s p o s t e ne i 
t re cor r ido i degl i Uff iz i (fig. 7)24. 
La dec is ione di t rasfer i re a Firen
ze " le t re s i n g o l a r i s s i m e s t a t u e 
de 'Lo t t a to r i , de l Vi l lano e del la 
V e n e r i n a " 2 5 si inse r i sce , i n fa t t i , 

5. Arrotino o Villano, secondo secolo 
a . C , scuola di Pergamon, Firenze, 
Gallerìa degli Uffizi, Tribuna 

p e r f e t t a m e n t e n e l c o n c e t t o d i 
abbe l l imen to del la Gal ler ia degl i 
Uffizi , avv ia to già ne l 1673 con 
la d e c o r a z i o n e ne l c o r r i d o i o di 
p o n e n t e che si conc luse nel 1699 
con la deco raz ione di que l lo di 
levante2 6 . La scelta del la T r ibuna 
g ià u n i v e r s a l m e n t e n o t a c o m e 
scr igno di ogn i sor te d i prez ios i tà , 
e ra a d e g u a t a alla f a m a che le t re 
s t a tue a v e v a n o già g o d u t o a R o m a 
d o v e cos t i tu ivano u n a del le m e t e 
p re fe r i t e " d ' u n inf in i to n u m e r o di 
g iovan i s tud ios i ne l l ' a r t i nos t re , 
che e di quel la pa t r i a e forest ier i , 
del con t inovo vi concor reva per 
d i segnar le , model lar le" 2 7 . L ' a r r ivo 
del le t re s t a tue a F i renze nel 167728 

de t t e anche g r a n d e s o d d i s f a z i o n e 
ai f io ren t in i con ten t i del m a g g i o r 
s p l e n d o r e e fo r se a n c h e degl i ef
fet t i benef ic i che n e p o t e v a t ra r re 
la pa t r ia . In u n a le t tera di Luca 
degl i Albiz i de l p r i m o s e t t e m b r e 
1677 si legge: " D e g n o è l ' acqui 
sto del la nos t r a pa t r ia , la q u a l e 
d e v e pe r ogn i con to i n f i n i t amen te 
a l l ' i nde fessa app l i caz ione del no 
s t ro padrone" 2 9 . 

N o n s a p p i a m o se la s c e l t a 
del le sei s t a tue d i spos t e d a Cosi
m o III nel la T r i b u n a impl icò u n 
p r o g r a m m a iconograf ico 3 0 c o m e 
p o t r e b b e far s u p p o r r e la no t a del 
W r i g h t che c o n f r o n t a la T r i b u n a 
con u n t e m p i o ab i ta to da l le Dee31. 
Cer to è pe rò che alle t re Veneri si 
a f f i a n c a v a n o t re o p e r e con f igure 
maschi l i poco ideal i  cioè i Lotta
tori, il " p l e b e o " Arrotino32 e inf ine 
il Fauno danzante (fig. 8), u n a sta
t u a che v ide m o n t a r e la s u a f a m a e 
il s u o p o t e r e di a t t r az ione so l t an to 
d o p o il 166533. Se le t re Veneri che 
r i m a s e r o e s p o s t e ne l l a T r i b u n a 
f ino al 1782, p o t e v a n o r a p p r e s e n 
tare tre d ive r se v i r tù f e m m i n i l i  la 
pud ic iz i a , la v e n u s t à e la v i t tor ia 
del la be l lezza  i loro co r r i spon
den t i maschi l i e s p r i m e v a n o con la 
lotta, la d a n z a e il l avoro d e l l ' u m i 
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6. Gruppo della Lotta, Copia romana 
da un originale in bronzo della cerchia 
di Lisippo, Firenze, Galleria degli Uffizi, 
Tribuna 
7. Benedetto Vincenzo de Greyss, 
Veduta della Galleria degli Uffizi, 1750 
ca., Firenze, GDSU, 4492F 
8. Fauno danzante, copia del terzo 
secolo a. C. da originale ellenistico in 
bronzo, Firenze, Galleria degli Uffizi, 
Tribuna 

K 

Cs>< 

; tu "mh^ mM. ili* 

mà 
tìBtìl 

h y 
Ai'.i^ • 

vim i 

: n SSiffiiitWCSS 

isr^ 

le fe-

le villano, tre attività di carattere 
fisico. In tale senso la collocazione 
delle statue in Galleria è forse da 
mettere veramente in relazione 
col proposito di stimolare il Gran
duca all'esercizio fisico. D'altra 
parte la statuaria antica esposta 
in palazzi, cortili e giardini si 
prestava da sempre alla presenta
zione di diverse tipologie umane 
accentuando anche le differenze 
essenziali tra i due sessi. 

Grazie al nuovo allestimento 
la Tribuna divenne per più di set
t an tann i un luogo prediletto per 
il paragone tra l'antico e il moder
no e tra pittura e scultura, il ma
schile e il femminile, il tutto in un 
contesto suggestivo che facilitava, 
anche grazie alla sua esclusività, 
gli incontri tra il pubblico colto, 
che si diede appuntamento nel 
"salotto di Firenze". Mentre nella 
Tribuna l'accesso "ai giovani del

l'arte" non era facile come  secon
do il Baldinucci  a Roma dove il 
giardino di Villa Medici era quasi 
pubblico, lo fu certamente per i 
viaggiatori eccellenti in visita a Fi
renze34, attirati dallo splendore e 
dalle ricchezze della Galleria, che 
potevano vantarsi di essere ospiti 
del principe, anche se lo "sguardo 
sulla sua vita apparentemente pri
vata e segreta" era  come ha rile
vato, Detlef Heikamp  una messa 
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9. Giulio Pignatta, Sir Andrew Fountaine, 
Captain Wil l iam Price, Anthony Lowther, 
Richard Arundel e il Marquis de Senvil le 
nella Tribuna, 1715, Narford (Gran 
Bretagna), collezione privata 
10. Copia in bronzo dell'Arrotino, 1700 
ca., Versailles, Parco della Regia 
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in scena "concep i t a pe r essere d i 
d o m i n i o pubbl ico" 3 5 . In u n cer to 
senso il paragone i l lus t rava a n c h e 
u n p r o g r a m m a pol i t ico in q u a n t o 
esa l t ava il g o v e r n o di C o s i m o III 
g e n e r a l m e n t e cons ide ra to di poco 
risalto36 . Il f a t to che si fosse r i n u n 
ciato a copr i r e le pa r t i i n t ime del la 
Venere de'Medici con il p a n n e g g i o 
c o n f e r m a inol t re che C o s i m o III 
no to pe r il s u o b igo t t i smo  r i spe t 
tasse il cr i ter io di f ede l t à f i lologica 
ve r so l ' in tegr i tà de l l ' ope ra ant ica. 
Il n u o v o a l l e s t imen to de l la Tri
b u n a era i n d u b b i a m e n t e r ivo l to 
agli spe t t a to r i colti i nv i t ando l i a 
ver i f icare la qua l i t à d ' e secuz ione , 
le d i f f e r e n z e di l avoraz ione , af
f i n a n d o la loro per iz ia nel g iud i 
care la qua l i t à di u n ' o p e r a d ' a r t e ; 
a d ev idenz i a r lo è u n d i p i n t o d i 
Giu l io P igna t t a che r a f f i gu ra u n 
g r u p p o d i ingles i nel la T r i b u n a 
c i r conda t i da l le s t a t u e de l le tre 
d e e (fig. 9)37. In base ai loro gest i 

si deve d e d u r r e che s t iano va lu 
t a n d o  quas i nel r uo lo di novel l i 
P a r i d e  le be l lezze e d i s c u t e n d o 
le d i f f e r e n z e t ra le t re scu l ture . Il 
r i ch i amo alla mi t ica scelta del la 
dea p i ù bella p o t r e b b e ef fe t t iva
m e n t e aver d e t e r m i n a t o l ' insol i ta 
se lez ione di t re s t a tue di Venere 
pe r la Tr ibuna . Per i "conosc i to
r i " fores t ier i d i v e n n e d ' obb l i go il 
c o n f r o n t o del le t re s ta tue , c o m e 
d i m o s t r a n o ol tre la desc r iz ione di 
J o n a t h a n R icha rdson il qua l e t ra
scorse nel la T r i b u n a p iù di dieci 
ore38, anche i testi d i W r i g h t e di 
Keyfiler che ben p re s to a s sunse 
ro u n a f u n z i o n e di g u i d a per i 
v i a g g i a t o r i b r i t ann ic i 3 9 . M e n t r e 
ne l c a m p o del la s cu l t u r a an t ica 
F i renze si a f f e r m ò c o m e la concor
ren te p iù appa r i s cen t e e ser ia d i 
Roma, la s i tuaz ione del la scu l tu ra 
m o d e r n a r i su l t ava b e n d i f fe ren te . 
Resosi con to del r i t a rdo di Firen
ze ne i r i g u a r d i del la scu l tu ra  in 

p a s s a t o o l t r e m o d o f ioren te  Co
s imo III u t i l i zzò gli stessi r i m e d i 
scelti da l c u g i n o Luig i XIV p e r 
u n e f f icace r i n n o v a m e n t o de l la 
q u a l i t à e l e g g e n d o la s t a t u a r i a 
an t i ca c o m e m o d e l l o e n o r m a : 
" c o n s i d e r a n d o che a p o c o a poco 
m a n c a v a a F i r e n z e la b e l l ' A r t e 
del la Scu l tu ra e s t a tua r i a p e n s ò 
p r o v v i d a m e n t e di r is tabi l i r la con 
t i rare avan t i p i ù g iovan i d i b u o n a 
a s p e t t a z i o n e di s t u d i o e app l i ca 
z ione loro, a l l ' an t ico o t t i m o s ta to 
la res t i tu issero" 4 0 . 

C o n l ' A c c a d e m i a d i F r a n c i a 
f o n d a t a a R o m a nel 1666 si e ra 
cos t i tu i to u n i m p o r t a n t e l e g a m e 
f u n z i o n a l e tra p rass i accademica 
e p r o d u z i o n e di o p e r e d ' a r t e a d 
u s o e d i le t to regale . O r d i n a n d o 
ai pensionnaires l ' e s e c u z i o n e d i 
copie in m a r m o del le p i ù f a m o s e 
s t a tue an t i che r o m a n e sul la base 
di calchi , Lu ig i XIV d i e d e u n o 
s lancio p r o g r a m m a t i c o agli s t u d i 
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11. Massimiliano Soldani Benzi, Copia in 
bronzo della Venere de' Medici, 1699-
1702, Vaduz, collezione Liechtenstein 
12. Massimiliano Soldani Benzi, Copia in 
bronzo del Fauno danzante, 1695-1697, 
Vaduz, collezione Liechtenstein 

degl i art is t i f r ances i p r o c u r a n d o s i 
ne l c o n t e m p o il m a t e r i a l e ba se 
pe r l ' a r r edo scu l to reo del pa rco di 
Versai l les4 1 (fig. 10). E s p o r t a n d o 
d a R o m a o p e r e a n t i c h e di p r i 
m a r i a i m p o r t a n z a pe r r i l anc ia re 
la s cu l tu ra m o d e r n a C o s i m o III 
segu ì il m e d e s i m o concet to , c o m e 
v iene c o n f e r m a t o dal la f o n d a z i o 
n e d e l l ' A c c a d e m i a g r a n d u c a l e 
ne l 1673 a Roma4 2 . N o n o s t a n t e la 
s u a b r e v e d u r a t a (16731686) essa, 
infat t i , s egna u n a svol ta dec is iva 
n e g l i o r i e n t a m e n t i a r t i s t i c i de l 
m o n d o fiorentino4 3 . C o m e a Par i 
gi a n c h e a F i renze i p r i m i f ru t t i 
' t a n g i b i l i ' m a t u r a t i n e l l ' a c c a d e 
mia r o m a n a f u r o n o copie fedel i 
d a s cu l tu re an t iche che i bors is t i 
toscani e s e g u i r o n o d o p o il loro 
r i en t ro d a Roma . Graz i e ai pr iv i 
legi esclusivi del G r a n d u c a pe r la 
f o r m a t u r a il Foggin i e il So ldani 
Benzi o t t e n n e r o u n a specie di m o 
nopo l io pe r le t r a d u z i o n i in b ron 
zo del le s t a tue del la Tr ibuna , m a 
s e m b r a che il Foggini già d u r a n t e 
il s u o s o g g i o r n o r o m a n o si s ia 
p o t u t o se rv i re d ' i m p r o n t e pe r ese
gu i r e le copie in m a r m o di a l cune 
s t a t u e de l la co l lez ione med icea , 
commiss iona t eg l i d a Luigi XIV44. 
C o n le f a m o s e cop ie in b r o n z o 
d o r a t o che il So ldan i Benzi ese
gu ì pe r il p r i nc ipe J o h a n n A d a m 
v o n L i e c h t e n s t e i n (16941702)4 5 

(figg. 1112), l 'E le t to re p a l a t i n o 
J o h a n n W i l h e l m (1708)46, e il D u c a 
di M a r l b o r o u g h (1711)47, F i renze 
d i v e n n e il cen t ro di r i p r o d u z i o n i 
b r o n z e e sia in scala or ig ina le che 
in d i m e n s i o n i r i d o t t e r i c h i e s t e 
s o p r a t t u t t o da i v iagg ia tor i inglesi 

l 

p i ù p r o p e n s i a l l ' acqu is to di b u o n e 
copie anz iché di med ioc r i o r ig ina
li48. U n a col lezione di q u e s t o t ipo 
fo rn i t a sia d i calchi che di b ronz i 
es is teva f ino a poco t e m p o fa nel la 
d i m o r a del Earl of Macclesf ie ld . 
Real izza ta a F i renze t ra il 1722 e il 
1724 d a P ie t ro Cipr ian i , a l l ievo del 
So ldan i che p o t e v a servirs i del le 
mat r ic i del s u o maes t ro , il nuc l eo 
ora p u r t r o p p o d i spe r so , cos t i tu iva 
u n a p rez iosa t e s t i m o n i a n z a del le 
scelte in blocco o f fe r t e da i b ron 
zisti  f o r m a t o r i alla loro cl ientela 
s traniera4 9 . 

Il c o m m e n t o di M o n t e s q u i e u 
sugl i acquis t i e f fe t tua t i dag l i in
glesi n o n n a s c o n d e il d i s p r e z z o 
pe r q u e s t o t ipo di co l lez ionismo: 
" g l ' I n g l e s i si p o r t a n o v ia r a r a 
m e n t e roba di va lore : g l ' I ta l iani 
se n e d i s f a n n o il m e n o che posso
no , p e r c h é sono degl i i n t end i to r i 
che v e n d o n o a gen te che n o n lo 

è"50 . Da q u e s t o p u n t o di v i s t a 
n o n s tup i sce che la r ichies ta pe r 
le r i p r o d u z i o n i d a p a r t e d e g l i 
i taliani5 1 sia s ta ta p iu t t o s to scarsa, 
m a fo r se in f lu i rono anche i costi 
salat i d o v u t i alla r i f in i tu ra del le 
super f ic i meta l l i che a f r e d d o . U n a 
del le p o c h e eccezioni f u l ' incar ico 
g r a n d u c a l e al Foggin i pe r i get t i 
del la al Foggini Venere, de l Fauno, 
dell'Arrotino e de i Lottatori i qua l i 
p e r ò " n o n a v e n d o p o t u t o ave re 
l ' e f fe t to d e s i d e r a t o d a Sua Al tez
za Reale, f u r o n o r ipos te (...) nel la 
Regia Galleria"5 2 . Forse a C o s i m o 
III a m a n t e del la p ie t ra e de l m a r 
mo , n o n p iaceva la t r a d u z i o n e in 
me ta l lo a d i f f e r e n z a del la m a g g i o r 
p a r t e d e i s u o i c o n t e m p o r a n e i 
c h e p r e f e r i v a n o a n c o r a l ' e f f e t t o 
de l b r o n z o b r i l l a n t e a c o n t a t t o 
del la super f ic ie liscia e v ivace al 
m a r m o . Ciò è e v i d e n t e da l la ben 
no t a c o r r i s p o n d e n z a tra il p r in 
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c i p e L i e c h t e n s t e i n e il S o l d a n i 
Benzi in cui v e n g o n o espos t i sia 
i v a n t a g g i pra t ic i de l b r o n z o che 
i suo i p r eg i c o m e il ma te r i a l e p i ù 
nob i l e e d u r a t u r o e q u i n d i p r e f e 
r ibi le al marmo 5 3 . C o n l ' a v a n z a r e 
del secolo le m o d e s t a v a n o p e r ò 
c a m b i a n d o , c o m e ci r ive la il c o m 
m e n t o del P r é s i d e n t d e Brosses in 
v is i ta a F i r enze n e l l ' a u t u n n o 1739 
q u a n d o g iud i ca le copie in b r o n z o 
da l le s cu l t u r e an t i che " n o n così 
p iacevol i " . Infat t i , t u t t e le qua l i t à 
a m m i r a t e ne l l a Venere de'Medici 
si e s a l t a v a n o ne l m a r m o e  se 
t r a t t a t o a d e g u a t a m e n t e  a n c h e 
n e l ges so . Il c o m m e n t o d e l d e 
Brosses è u n o de i p r i m i segna l i 
de l p r o f o n d o c a m b i a m e n t o d i g u 
sto, c o m e r i su l ta a n c h e da l la sua 

p r e f e r e n z a pe r le o p e r e ne l Cor t i le 
de l le S ta tue q u a n d o d i ch ia ra che 
q u e s t e n o n l a sc i avano n i en t e a de 
s ide r a r e r i spe t to alle q u a t t r o ope 
re p i ù f a m o s e de l la T r i b u n a  la 
Venere di Medici, il Fauno danzante, 
l'Arrotino e i Lottatori5*. D u r a n t e 
la s e c o n d a m e t à de l Se t tecen to , 
il Cor t i le de l le S ta tue d i v e n n e d i 
n u o v o il s i m b o l o p e r eccel lenza 
d e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e  neoclass ica 
 del la s t a tua r i a ant ica o s c u r a n d o 
p e r s e m p r e la f a m a del la T r i b u n a 
che p u ò esse re c o n s i d e r a t a l ' incar 
n a z i o n e de l la p e r c e z i o n e "ba roc 
ca" de l l ' an t ico . È assa i i nd ica t ivo 
che W i n c k e l m a n n n o n abb ia d e 
g n a t o la T r i b u n a e il s u o a r r e d o d i 
a l cun c o m m e n t o . 

La regina della Tribuna 

L a p i ù a m m i r a t a del le sei 
s t a tue f u s enza d u b b i o 
la Venere, a l lo ra a t t r i 

bu i t a a F id ia che già a R o m a " e r a 
b e n spes so con pa ro le , e con gesti , 
d a ' p i ù s co r r e t t i a b u s a t a " e p e r 
q u e s t o s e c o n d o Bald inucci "s i de 
l iberò di tor la v ia d a q u e l luogo5 5 , 
ed a F i r enze i n s i eme col l ' a l t re f a r 
la por ta re" 5 6 . La f a m a del la Venere 
de'Medici e ra cominc ia t a so l t an to 
ne l 1638, m a già nel 1664 q u a n d o 
Bellori t e n n e il s u o f a m o s o d iscor 
so a l l ' A c c a d e m i a d i San Luca5 7 , e ra 
c o n s i d e r a t a d i be l lezza s u p e r i o r e 
alla n a t u r a ; d o p o la p u b b l i c a z i o n e 
d i A u d r a n 5 8 d i v e n n e il m o d e l l o 
i d e a l e de l l a b e l l e z z a f e m m i n i l e 
in asso lu to . J o a c h i m v o n S a n d r a r t 
che t e n e v a ne l la s u a co l lez ione u n 
calco de l le Venere p r e s o a R o m a e 
r i p r o d o t t o in inc i s ione ne l la s u a 
o p e r a (fig. 15), f u il p r i m o art i 
s ta a f a r s i i n s p i r a r e da l la Venere 
p e r u n a c o m p o s i z i o n e d e d i c a t a 
al m i t o d i P i g m a l i o n e (fig. 14)59, 
r i p r e s o anco ra u n secolo p i ù t a rd i 
da F r i ed r i ch W i l h e l m Tischbe in in 
u n piccolo sch izzo a olio (fig. 13)60. 
N e l l ' a m m i r a z i o n e p e r q u e s t a f igu
ra si r i f le t te il g u s t o de l l ' epoca nel 
m o d o p i ù p u r o , c o m e a t t e s t ano le 
n u m e r o s e desc r iz ion i che e sa l t ano 

13. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 
Pigmalione davanti la statua di Galatea 
nelle sembianze della Venere de'Medici, 
1800 circa, Kassel, Staatliche Museen, 
Neue Galene 

(a fronte) 
14. Joachim von Sandrart, Pigmalione 
e la statua di Galatea nelle sembianze 
della Venere de'Medici, 1662, New York, 
Metropolitan Museum of Art 
15. Joachim von Sandrart, Venere 
de'Medici, incisione di Richard Collin da: 
Teutsche Akademie der edlen Bau- Bild-
und Mahlerey-Kunste, Norimberga 1675-
1679, tav. P 
16. George Knapton, Ritratto di Sir 
Francis Dashwood da frate francescano, 
1742, Londra, Society of Dilettanti 
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il fasc ino del m a r m o che s e m b r a 
c a r n e i n v i t a n d o lo s p e t t a t o r e a 
toccarlo61 . U n a del le p i ù poe t i che 
evocaz ion i è fo r se que l la d i Wil
l i am Beckford , a F i renze nel 1780, 
che esal ta il ca ra t t e re e b u r n e o del 
m a r m o che n e s s u n a copia p o t e v a 
uguagl ia re 6 2 . 

Il p a d r e d i G o e t h e che sog
g io rnò a F i renze nel 1740, osse rvò 
i n v e c e s c e n e q u a s i r i d i c o l e d i 
f r o n t e alla Venere de'Medici ve r so 
cui gli inglesi m i m a v a n o u n bacia
mano 6 3 . M a s c h e r a n d o s i d a cono
scitori mol t i d i ques t i v iagg ia to r i 
si a p p u n t a v a n o s o p r a t t u t t o sul la 
n u d i t à ecc i tan te de l la Venere al 
p u n t o di innamora r sene 6 4 . Il p r i 
m o t ra i v is i ta tor i del la T r i b u n a a 
n o m i n a r e a p e r t a m e n t e la r ag ione 
de l l ' in te resse masch i l e pe r la Ve
nere f u ne l 1687 Misson che la de
scr ive così: " p o r t a la m a n o des t r a 
d a v a n t i al s u o seno, m a a qua l che 
d i s t anza ; con l ' a l t ra m a n o si cuo
p r e le par t i o n d e la D o n n a arross i , 
q u a n d o si s c u o p r o n o , il che fa , 
a n c h e qui , senza toccarle (...) Il 
p u d o r e , che t an to d o n a al sesso, la 
m o d e s t i a e la cast i tà sono d ip in t e 
su l s u o vol to , con u n a dolcezza , 
u n ' A r i a di g ioven tù , u n a bel lezza , 
u n a de l ica tezza inespr imibi l i" 6 5 . 

U n a p r o v a quas i b l a s f e m a d i 
q u e s t o a t t e g g i a m e n t o è il r i t ra t to 
di Sir .Francis D a s h w o o d del 1742 
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in ves te d i u n f r a t e f r a n c e s c a n o 
(fig. 16) che t i ene u n cal ice in 
m a n o g u a r d a n d o d a v i c i n o le 
p u d e n d a de l la Venere de'Medici66. 
De Brosses r i po r t a d i aver incon 
t r a to in T r i b u n a Lord S a n d w i c h , 
a m i c o e c o m p a g n o d ' a v v e n t u r e 
de l D a s h w o o d , il q u a l e  r e d u c e 
d a u n v iagg io in Grecia  gli d isse 
"che tu t t e le d o n n e che vi a v e v a 
incon t r a to e che a v e v a n o f a m a di 
be l lezza a v e v a n o la s tessa ar ia ." 
S p o s t a n d o le s t a tue del la T r i b u n a 
in u n a gal ler ia che assomig l ia alle 
coun t ry houses 6 7 e n o n alla Tr ibu
n a f io ren t ina , la no t a ca r ica tu ra di 
T h o m a s Pa t ch (fig. 17) r ive la in 
m o d o p u n g e n t e il ca ra t te re a m 
b i g u o del le vis i te de i fores t ie r i in 
galleria68 . 

Nel la f a m o s a inc is ione (fig. 18) 
che a c c o m p a g n a il t ra t ta to Analy-
sis of Beauty d i Wi l l i am H o g a r t h 
de l 1753 la Venere de'Medici t ro
n e g g i a nel cen t ro del la compos i 
z ione i l l u s t r a n d o così il d o g m a 
de l l ' au to r e sul la l inea s e rpegg ian 
te del la bellezza6 9 . La d i f f u s i o n e di 
q u e s t o conce t to v iene so t to l inea ta 
da l f a t to che u n calco del la Venere 
g i u n s e nel 1729 a Boston t r ami te 
il p i t to re John Smibe r t che aveva 
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sogg io rna to in Italia da l 1717 al 
1720, c o m p r a n d o s o p r a t t u t t o a 
F i renze ogn i sor ta d i o p e r a d ' a r t e . 
In s i eme a d u n ' i m p r o n t a de l Lao-
coonte la Venere d i v e n n e così og
get to di s t u d i o da l l ' an t ico a n c h e 
pe r la p r i m a g e n e r a z i o n e di p i t tor i 
amer i can i che p re se ro in aff i t to lo 
s t u d i o del p rop r i e t a r io pe r po te r 
vi s tudiare 7 0 . 

U n d i p i n t o a n o n i m o di scuo
la i ng l e se (fig. 19, tav . XVIII)71 

 in ovv io r i f e r i m e n t o al t r a t t a to 
h o g a r t h i a n o  i l l u s t r a la p e r s i 
s t enza del la f o r t u n a del la Venere 
de'Medici c o m e reg ina del le s t a tue 
c l a s s i che d i d i v i n i t à f e m m i n i l i , 
anche se i p r i m i segni de l dec l ino 
si f a n n o già sen t i re ne l 1739 con 
il d e Brosses che g iud ica il collo 
t r o p p o lungo , la testa m o l t o picco
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(a fronte) 
17. Thomas Patch, Riunione di dilettanti 
davanti alla Venere de'Medici, 1768, 
Londra, Courtauld Institute of Art, Brinsley 
Ford Collection 
18. William Hogarth, La linea della 
bellezza, da: Analysis of Beauty, Londra 
1753, tavola I 

19. Pittore inglese 1750 circa, Giovani 
pittori studiano un calco della Venere 
de'Medici, Londra, mercato antiquario 
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la " e pe r q u a n t o bella n o n è di u n a 
be l lezza che p iace rebbe a noi"7 2 . 
P iù espl ic i ta anco ra è la cri t ica 
d i W i n c k e l m a n n q u a n d o c o m p a 
ra la Venere a d u n a rosa che si è 
già a p e r t a l asc iandos i alle spal le 
l 'e tà del la gioventù 7 3 . C o n le s u e 
cri t iche al na so carnoso , al pe t to 
s v i l u p p a t o , a l l ' ombe l i co p r o f o n 
d o e alle fosse t te nel le guance 7 4 , 
c o m i n c i a il t r a m o n t o de l l a s u a 
f a m a . La bel lezza sensua le e car
n o s a n o n era p i ù in s in ton ia con il 
g u s t o pe r il pa te t ico c o m e osservò 
He in r i ch Fùssl i già nel 1764, q u a n 
d o in vis i ta a R o m a si c h i e d e v a 
c o m e m a i la m a g g i o r a n z a del la 
gen te p re fe r i s se la be l lezza del la 
Venere de'Medici a q u e l l a de l l a 
Niobe, e ro ina s u b l i m e e dolorosa 7 5 

(fig. 20). 
C o n lo s p o s t a m e n t o del g r u p 

p o del la N iobe d a Villa Medic i 
ne l 1769 si r i p e t e v a in m i s u r a 
m a g g i o r e la p r o c e d u r a del 1677, 
m a q u e s t a vo l ta n o n si cercava
n o p r e t e s t i p e r u n ' i m p r e s a c h e 
i n f r a n g e v a a p e r t a m e n t e le leggi 
del lo Stato del la Chiesa7 6 . Gius t i f i 
c a n d o l ' o p e r a z i o n e con i v a n t a g g i 
pe r i g iovan i art is t i p e r c h é "aves 
sero i de t t i g iovan i p i ù c o m o d i t à 
di s t u d i a r e ed imi ta re il p e r f e t t o " 

il Que rc i f a v o r i v a u n a s t ra teg ia 
o f fens iva pe r esegu i re l ' ope raz io 
n e senza m o s s e d i p l o m a t i c h e m a 
"con de s t r ezza" e si c o m p i a c e v a 
de l l ' i dea che graz ie alla "faci l i 
t à" d i s t u d i o of fe r ta d a mode l l i 
pe r fe t t i " la g i o v e n t ù s t ud io sa (...) 
p o t r e b b e fa r de i mirabi l i p roge t t i 
e g i u n g e r e a u n tal g r a d o di mer i 
to d a i m p e g n a r e il Sov rano a far le 
r i sen t i re con m a g g i o r e parz ia l i t à 
gli effet t i del la s u a real mun i f i cen 
za"7 7 . Le a spe t t a t ive del la classe 
in te l le t tua le f io ren t ina sugl i ef fe t t i 
benefici d i ques to e s e m p i o ins igne 
del la scu l tu ra ant ica e sul le mi
su re ado t t a t e d a P ie t ro L e o p o l d o 
pe r il r i n n o v a m e n t o art ist ico, si 
r i specch iano nel le p a r o l e di A n 
gelo Fabron i "che l 'e tà p r e s e n t e 
abbia a d o n a r e alla Toscana n u o v i 
Buonar ro t i ed a r i ch i amare a n u o 
va v i ta la d ign i t à de l l ' a r t e quas i 
agon izzan te" 7 8 . L ' a r g o m e n t o che 
la " g i o v e n t ù s t u d i o s a " p o t r e b b e 
t ra r re v a n t a g g i o dal la p r e s e n z a di 
a l t re s t a tue an t iche nel la Gal ler ia 
G r a n d u c a l e s e m b r a p e r ò in effe t t i 
re tor ico po iché gli ar t is t i pe r gli 
s t ud i da l l ' an t ico p r e f e r i v a n o i cal
chi agli originali7 9 e i calchi del la 
N iobe a F i renze e s i s t evano s in dal 
159180. 

Il t r a s f e r i m e n t o d e l f a m o s o 
g r u p p o del la Niobe d a Villa Medic i 
d i v e n n e il s imbolo di u n r i nnova 
m e n t o genera le del la Toscana che 
segu iva lo s tesso m o d e l l o ado t t a to 
già d a C o s i m o III, d i s t i n g u e n d o s i 
d a l l ' u s o eccessivo che ne av rebbe 
fa t to po i N a p o l e o n e so l tan to pe r il 
f a t to che il t esoro " t r a f u g a t o " ap 
p a r t e n e v a al p a t r i m o n i o mediceo . 
P r e s e n t a n d o il g r u p p o dei N iob id i 
da l 1780 in u n a m b i e n t e s o n t u o s o 
e spazioso8 1 , (fig. 21) la Gal ler ia 
g r a n d u c a l e eserc i tava ancora u n a 
vol ta il s u o m a g g i o r f asc ino a t t ra
verso le s t a tue ant iche. M e n t r e il 
pubb l i co e ra ancora a t t r a t to da l 
l 'eroica d r a m m a t i c i t à del la N i o b e 
e de i suoi figli82, già da l 1778 la s u a 
r e p u t a z i o n e p re s so gli special is t i 
in iz iava p e r ò a decl inare . Il p r i m o 
critico a d ana l i z za rne i d i fe t t i d i 
qua l i t à e i p r o b l e m i di l e t tu ra in 
ch iave de l l ' un i t à d ' o p e r a f u A n 
ton R a p h a e l M e n g s in u n a le t tera 
scri t ta il 1 agos to 1778 a d A n g e l o 
Fabron i in cui e spose le s u e os
se rvaz ion i e conc lus ion i nega t i ve 
sul la qual i tà , pa t e rn i t à e un i t à del 
g ruppo 8 3 . 
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20. Testa della Niobe, copia romana 
da originale greco del IV secolo a.C, 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
21. Niccolò Gaspero Paoletti, La sala 
della Niobe, 1779, Firenze, Galleria degli 
Uffizi 
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I calchi tra accademia, arredo 
e commercio 

G li " apos to l i de l b u o n 
g u s t o " - c o m e Or ie t t a 
Rossi Pinel l i h a def i 

n i to i calchi  già nel p r i m o Set
tecento c o m i n c i a v a n o a p o p o l a r e 
le accademie e gli s t ud i di p i t tor i 
e scul tori . Le poss ibi l i tà d i p r o c u 
rars i u n r epe r to r io di b u o n i m o 
delli de l c a n o n e o r m a i a f f e r m a t o 
del le s t a tue an t iche a d u n costo 
s o s t e n i b i l e e r a n o f a c i l i t a t e d a l 
c o m m e r c i o p r i v a t o che, pe rò , n o n 
s e m p r e o f f r i v a b u o n i e s e m p l a 
ri84. Per o t t enere da i p rop r i e t a r i 
d i scu l tu re an t iche le l icenze d i 
t r a r re mat r ic i occor reva spesso il 
d i re t to i n t e rven to d ip loma t i co de i 
capi d i s ta to in teressa t i sop ra t t u t 
to a quel le o t t e n u t e pe r us i d i de
co raz ione e d i a r r edo . Da Francois 
I alla za r ina Cater ina , l ' acqu i s to di 
calchi dei sov ran i e u r o p e i d i v e n n e 
la f o n t e p r inc ipa l e pe r le s t a tue 
di b r o n z o che o r n a v a n o pa lazz i e 
g i a rd in i real i c r e a n d o in tal m o d o 
la base pe r la c rescente d i f f u s i o n e 
del gus to pe r l ' an t ico in E u r o p a 
c o m e Francis Haske l l e N icho las 
P e n n y h a n n o m a g i s t r a l m e n t e di
m o s t r a t o nel la loro f o n d a m e n t a l e 
monograf ia 8 5 . 

La p r e s e n t a z i o n e d e i ca l ch i 
ne l l 'Accademia di Francia a R o m a 
ci v i ene descr i t ta d a Char le s d e 
Brosses, a t t en to osse rva to re del le 
"cur ios i t à" , d u r a n t e il suo v iag
gio i ta l iano del 17391740: "È u n a 
gioia t rovar le così n u m e r o s e in u n 
pos to solo, d o v e s t a n n o so t to l 'oc
chio e p o s s o n o essere c o n f r o n t a t e 
l ' u n a con l 'a l t ra . S e m b r a s t r ano 
che u n m o d o cosi c o m o d o , spiccio 
e poco cos toso di ave re del le copie 
fedel i degl i ant ichi , n o n n e abbia 
mol t ip l i ca to il numero" 8 6 . Da to la 
facile accessibil i tà de l l 'Accademia 
di Francia8 7 p e r tu t t i gli art is t i del
l 'Urbe i calchi d i spos t i in m o d o 
tale da f avor i r e il con f ron to , girat i 
e g u a r d a t i s e c o n d o il b i sogno dei 
d i s e g n a t o r i , s e g n a n o l ' i n iz io d i 
u n ' i m i t a z i o n e p i ù esa t ta de l l ' an 
tico88. 

C o m m e n t a n d o la col lezione, il 
de Brosses r i f let te anche sui d i fe t t i 
e v a n t a g g i del le copie fedel i : " N o 
n o s t a n t e la prec is ione , pe rò , esse 
p e r d o n o parecchio , n o n a v e n d o né 
la l uminos i t à né la lev iga tezza , n é 
quel la certa d u r e z z a che il m a r m o 
p r e s e n t a d a sé alla vista , m e n t r e il 
gesso h a s e m p r e u n aspe t to pas to 
so. La cosa salta agli occhi p i ù di 
q u a n t o si c reda (...) t u t t av ia è già 
u n a g r a n cosa po te r ave re così a 
b u o n p r e z z o del le o p e r e ant iche , 
au t en t i che in s tucco. Se avess i u n a 
ga l l e r i a a b b a s t a n z a g r a n d e p e r 
col locarvele, n e c o m p r e r e i sub i to 
u n a b u o n a d o z z i n a , n o n o s t a n t e 
le spese di t r a s p o r t o ed il r ischio 
di vede r l e a r r iva re rot te , infa t t i si 
r a c c o m o d a n o faci lmente" 8 9 . Ser
v iva p e r ò n o n so l t an to lo spaz io 
pe r u n a gal ler ia m a occo r revano 
a n c h e ingen t i s o m m e pe r po te r s i 
pe rme t t e r s i la pa s s ione de i gessi 
che il d e Brosses a v e v a in c o m u n e 
con tant i al tr i suoi c o n t e m p o r a 
nei. 

Ben n o t o e d o c u m e n t a t o è il 
caso del caval ier F i l ippo Farsetti9 0 

che o t t e n n e nel 1755 d a P a p a Be
n e d e t t o XIV il p e r m e s s o di t r a r re 
f o r m e dal le p i ù f a m o s e s t a tue an
t iche di Roma , obb l igandos i a con
segna re 50 calchi a l l 'Accademia di 
Bologna9 1 . A g iud iz io di M e n g s le 
f o r m e (matrici) de l Farse t t i e r a n o 
di al ta qua l i t à e d i pe r f e t t a esecu
z ione c o m e r ichies te nel la conven 
z ione con la San ta Sede. Dal Motu 
proprio re la t ivo a ques t a conven 
z ione si ev ince che il Farse t t i de 
s ide rasse tali gessi a Venez ia " p e r 
p r o p r i o di le t to , e pe r o r n a m e n t o 
d i s u a Casa"9 2 , che già ne l 1755 
a p r i v a le p o r t e ai v i agg i a to r i e 
art ist i . Il ca ta logo del la col lez ione 
r e d a t t o d o p o la m o r t e de l Farse t t i 
(1774) r e n d e n o t o al la " g i o v e n 
tù d i q u e s t a ci t tà , che d e s i d e r a 
i m p a r a r e la p i t tu ra , la Scu l tu ra e 
l 'Arch i t e t t u ra su ques t i gessi , sap
p ia che ques t e cose sono p i u t t o s t o 
col locate in ques t a sala ed in q u e 
ste c a m e r e pe r benef iz io loro"9 3 . 
W i n c k e l m a n n e altri ci i n f o r m a n o , 
infat t i , che il Farset t i e ra in tenz io

22. Vincenzo Ciampi, calco della Venere 
de'Medici, 1771, Madrid R. Academia de 
San Fernando 
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n a t o a d o n a r e la s u a col lez ione di 
calchi a l l 'Accademia veneziana 9 4 , 
d o v e g i u n s e r o so l t an to mol to p i ù 
tardi , m a n o n è d a e sc ludere che 
le mat r ic i d o v e s s e r o se rv i re p r i 
m a a n c h e d a mode l l i pe r l ' a r r edo 
del la s u a s o n t u o s a vil la che al lora 
s tava c o s t r u e n d o nel le v ic inanze 
di P a d o v a s u l l ' e s e m p i o di Villa 
A l b a n i a Roma 9 5 . In o g n i caso, 
g r a z i e a l l ' a z i o n e i n t r a p r e s a da l 
Farse t t i i g iovan i ar t is t i s t ran ier i 
che si r e c a v a n o in Italia già p r i m a 
di a r r iva re a R o m a t r o v a v a n o sia 
a Bologna9 6 che a Venez ia l 'acco
g l ienza pe r s t u d i a r e il r epe r to r io 
canon ico del le scu l tu re ant iche . 

23. Francesco Carradori, La 
fabbricazione dei calchi, Incisione da: 
Istruzione elementare per gli studiosi di 
scultura, Firenze 1802, tav. VI 

Il mestiere dei formatori 
di gesso 

I l d i r i t to di t r a r re mat r ic i 
dag l i or iginal i ne l Seicen
to f u u n p r iv i l eg io deg l i 

ar t is t i al se rv iz io del la cor te f io
ren t ina . Ciò imp l i cava u n cer to 
cont ro l lo di qua l i tà e di q u a n t i t à 
che v e n n e m e n o d u r a n t e il Sette
cen to q u a n d o il n u m e r o di ma t r i 
ci, p r e se spesso d a f o r m e s t racche 
a loro vol ta c rea te d a u n ge t to 
 n o n s e m p r e di b u o n a qua l i t à  , 
si accrebbe in m o d o incontrol la to . 
Inol t re la p rec i s ione e f ede l t à de i 
calchi d i m i n u i v a con l ' u so r ipe
tu to del le matr ic i , c o m e si v i ene 
a s a p e r e da l le f r e q u e n t i cr i t iche 
alle r i p r o d u z i o n i n o n au to r i zza 
te, p r e s e d a i calchi e n o n dal le 
m a t r i c i c h e si c o m m e r c i a v a n o 
in G e r m a n i a d u r a n t e la s econda 
m e t à de l Se t t ecen to t r a m i t e u n 

a n t i q u a r i o d i Lipsia 9 7 . I d i f e t t i 
del la r i p r o d u z i o n e da l le i m p r o n t e 
e r ano ben not i anche a Fi renze , 
c o m e si a p p r e n d e d a u n Memoriale 
di G i u s e p p e Querc i del 1770 in cui 
i l lus t ra la p rass i de i gessai a t t iv i 
a Fi renze: " s iccome le t e n g o n o a 
pos to pe r fa re con esse de i gett i 
s e c o n d o le r ichies te che v e n g o n o 
l o r o f a t t e q u a n d o d e t t e f o r m e 
sono s t racche le r i n n o v a n o s o p r a 
u n ge t to ve rg ine del qua l e si ser
v o n o c o m e Mode l lo originale"9 8 . 
La causa del la bassa qua l i t à de i 
gessi nei circuit i commerc ia l i era 
lega ta alla diff icol tà d i o t t ene re le 
l icenze di t r a r re mat r ic i dag l i ori
ginal i che spesso  e s o p r a t t u t t o in 
Vat icano e a F i renze  v e n n e a n c h e 
giust i f icata con i d a n n i causa t i da l 
p rocesso di f o r m a t u r a . Char le s d e 
Brosses t e m e v a già ne l 1739 che 
" in f u t u r o n o n sarà p i ù così facile 
p rocura r se le ; chi h a oggi i calchi 
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li d e v e conse rva re con cura . Cor re 
voce che vog l i ano v ie ta re che sia
n o r ip res i sugl i or iginal i , p e r c h é 
ci si è accort i che, mode l l ando l i , 
il gesso e l 'o l io m a c c h i a v a n o e 
s cu r ivano il ma rmo" 9 9 . La vas ta 
d i f f u s i o n e di i m p r o n t e spesso de
f o r m a t e e imprec ise , è c o n f e r m a t a 
a n c h e da l le o s se rvaz ion i d i Ed
m o n d W r i g h t in mer i t o alle copie 
in gesso100. 

Per t r a r re le f o r m e dagl i ori
g ina l i a F i r e n z e o c c o r r e v a u n a 
l i c e n z a s p e c i a l e d a p r e s e n t a r e 
alla d i r ez ione del la Gal ler ia os
sia al G u a r d a r o b a magg io re 1 0 1 . 
D u r a n t e il Se t t ecen to le l i cenze 
r i lasciate f u r o n o , infat t i , p o c h e a 
causa del r ischio del qua l e si era 
ben consapevol i , c o m e d i m o s t r a 
la d i scuss ione s u l l ' i m p r o n t a del la 
Venere de'Medici (fig. 22) esegu i ta 
ne l 1770 su r ichies ta de l Mengs , 
con la c o n s e g u e n z a che le bot te
ghe locali n e p o t e v a n o t ra r re p ro 
fitto102 c o m e si v i ene a s a p e r e da l le 
fon t i che r i g u a r d a n o la r ichies ta 
de l genera le S h u w a l o w di t r a r re 
mode l l i da l le s t a tue fiorentine1 0 3 . 
Graz i e a tali s t r u t t u r e e meccan i 
smi la r i p r o d u z i o n e di s cu l t u r e 
al se rv iz io de l t u r i s m o d i v e n n e 
s e m p r e di p i ù un ' a t t i v i t à d i bot 
tega e d i ar t is t i in s t re t to con ta t to 
con i v iagg ia to r i forest ier i . Tipi
co è il caso di Francis H a r w o o d 
che r iusc ì a s tabi l i rs i a F i r enze 
a c c a n t o ag l i e r e d i loca l i d e l l a 
vecch i a g e n e r a z i o n e q u a l i Gio
v a n n i Batt ista P iamont in i , a l l ievo 
del p a d r e Giuseppe 1 0 4 , r i c e v e n d o 
c o m m i s s i o n i d a i suo i connaz io 
nal i d i passagg io , pe r rea l izzare 
copie in m a r m o da s t a tue ant iche , 
pe r le qua l i f aceva r icorso a fo r 
ma to r i esper t i , m a a n c h e o p e r e di 
p r o p r i a i n v e n z i o n e che inv iava in 
Inghil terra1 0 5 . C o n l ' i s t i tuz ione di 
u n a " scuo la de l gesso" nel la n u o 
va A c c a d e m i a f io ren t ina (fig. 23) 
a pa r t i r e da l 1784 si conso l idava 
u n a n u o v a base pe r il mes t i e re de l 
f o r m a t o r e che p r o s p e r ò d u r a n t e 
tu t to l 'O t tocen to . A causa del la 
r ichies ta del m e r c a t o e g raz ie al
l ' i n s e g n a m e n t o accademico , i fo r 

m a t o r i d i i m p r o n t e d e v o n o essere 
s tat i m o l t o n u m e r o s i a F i renze , 
m a f inora sono p o c h e e scol legate 
le no t iz ie re la t ive ai meccan i smi a 
cui e ra a f f ida to il t r a m a n d a r s i del 
" s a p e r e " di b o t t e g a d a g e n e r a 
z ione in gene raz ione p e r c h é n o n 
è s ta to ancora s t ud i a to a f o n d o il 
mes t i e re del f o r m a t o r e ossia del lo 
scu l tore di r i p r o d u z i o n e  spesso 
lega to a l l ' a t t iv i tà de l r e s t au ra to 
re106. U n a d inas t i a a r t ig iana le f u 
quel la di P ie t ro Pisani , che ancora 
ne l l 'O t tocen to t eneva u n a bo t t ega 
in Borgo Ognissant i 1 0 7 . U n ' a l t r a 
f amig l i a a t t iva a l m e n o pe r d u e 
gene raz ion i f u r o n o i C i a m p i che 
t e n n e r o b o t t e g a v e n d e n d o i m 
p r o n t e d a u n r epe r to r io di mat r ic i 
a c c u m u l a t o nel t e m p o . Le f o r m e 
esegu i te da Vincenzo C i a m p i pe r 
con to del M e n g s r i m a s e r o nel la 
b o t t e g a d e l g e s s a i o f i o r e n t i n o 
che a u m e n t a v a così la s u a of fe r ta 
a n n u n c i a t a a n c h e sui giornali108 . 
Simile c o m e s t r u t t u r a la bo t t ega di 
G a e t a n o Trabal les i che p o s s e d e v a 
le f o r m e di t u t t e le s t a tue p i ù fa
m o s e del le col lezioni g r a n d u c a l i 
a v e n d o l e in pa r t e r e s t au ra t e . Ciò 
r i su l ta d a u n a miss iva di Bernar 
d o Riccardi in d a t a de l 21 g i u g n o 
1767, alla qua l e è accluso u n e len
co di f o r m e di cui d i s p o n e v a il 
Traballesi1 0 9 . Invece di r i ch iedere 
s in da l l ' in iz io u n a f o r m a con la 
qua l e la Gal ler ia a v r e b b e p o t u t o 
gest i re in p r o p r i o le r ichies te pe r 
i get t i , gli i n t e res sa t i d o v e v a n o 
r ivo lgers i a b o t t e g h e p r i v a t e in 
possesso d ' i m p r o n t e . 

La r ag ione per cui n o n si r iuscì 
pe r tu t to il Se t tecento a conver t i r e 
le r ichies te pe r copie in u n a f o n t e 
di p rof i t to pubb l i co e se rc i t ando al 
c o n t e m p o u n efficace cont ro l lo di 
qua l i tà sul t raf f ico del le copie , f u 
la s tor ica s t r u t t u r a del la gal ler ia 
g r a n d u c a l e cons ide r a t a u n l u o g o 
di d i v e r t i m e n t o e d i a t t r az ione , m a 
i n a d e g u a t a a ges t i re a u t o n o m a 
m e n t e la p ro l i f e raz ione dei p r o p r i 
tesori t r ami te copie e i m p r o n t e . Si 
s a rebbe resa necessar ia la c reaz io
n e di s t r u t t u r e di d i f f u s i o n e m e r 
cant i le e u n o rgan ico c o m p e t e n t e 

pe r coo rd ina r e gli in t roi t i e inol t re 
u n a c o o p e r a z i o n e c o n t i n u a con 
l 'Accademia del Disegno , des t ina 
tar ia idea le di mat r ic i e gett i p r i 
m a r i pe r scopi didat t ic i . N o n ebbe 
pe rò ef fe t to la p r o p o s t a d a pa r t e 
d i A n g e l o T a v a n t i , s e g r e t a r i o 
del le Fabbr iche , d i ch i ede re agli 
in teressa t i "il p r i m o get to r icava to 
dal le f o r m e acciò possa serv i re a d 
al tr i che d o m a n d a s s e r o la s tessa 
Graz i a" , r i po r t a t a in u n rescr i t to 
g r a n d u c a l e re la t ivo al p r o b l e m a 
del le i m p r o n t e r ichies te d a A n t o n 
R a p h a e l Mengs1 1 0 . Di c o n s e g u e n 
za la Gal ler ia si lasciò s c a p p a r e 
tu t t e le occasioni pe r a p p r o p r i a r s i 
d i b u o n e f o r m e d a ges t i re pe r la 
d i s t r i buz ione commerc i a l e e l ' u so 
d ida t t ico , s enza p e r ò faci l i tare ai 
d i segna to r i l ' accesso alla T r i b u n a 
pe r il q u a l e occor reva s e m p r e u n a 
l icenza specia le e la so rveg l i anza 
di u n c u s t o d e che aveva il d i r i t 
to a p r e t e n d e r e u n a m a n c i a . Il 
p r i m o a cri t icare q u e s t a p rass i f u 
ne l 1769 R a i m o n d o Cocchi nel la 
s u a f u n z i o n e d i d i r e t t o r e de l l a 
Gal ler ia g r a n d u c a l e q u a n d o fece 
p r e s e n t e che "Forse l 'esser vis t i 
d i s e g n a r e in pubb l i co e da i fore
stieri , p u ò g iova re ai giovani"1 1 1 . 
Tale s i t uaz ione si r i specchia a n c h e 
nel le t e s t i m o n i a n z e d ' epoca : m e n 
t re a R o m a il M u s e o Capi to l ino , 
Villa Medici , Villa Alban i e d al tr i 
l u o g h i d e p u t a t i a l l ' e s p o s i z i o n e 
di s cu l t u r e an t i che e r a n o m o l t o 
f r e q u e n t a t i da i d i segna to r i , c o m e 
si v e d e in n u m e r o s i d i segn i set
tecenteschi1 1 2 , u n a tale d o c u m e n 
taz ione vis iva è a s sen te a F i renze 
d o v e la Gal ler ia o la T r i b u n a of
f r i v a n o invece u n ' a m b i e n t a z i o n e 
pe r fe t t a al r i t ra t to di g r u p p o de i 
tur is t i stranieri1 1 3 . 
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24. Calco della Venere Capitolina 
Firenze, Accademia delle Belle Arti 
25. Firenze, Accademia delle Belle Arti, 
Veduta del Cortile 
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La collezione di calchi 
nell'Accademia delle Belle 
Arti 

A: differenza delle Acca
demie di Roma, Bolo
gna, Milano e Venezia 

che fornivano posti e occasioni 
per studiare e per competere at
tirando anche artisti stranieri in 
viaggio di studio, l'accademia fio
rentina, pur essendo la più antica 
istituzione di questo tipo in Italia, 
fino al 1784 non aveva aderito ai 
nuovi principi d ' insegnamento 
che dopo il 1750 erano il ful

cro del rinnovamento artistico. 
Mentre i giovani apprendisti 
potevano trovare assistenza 
professionalenelle Accademie 
di Bologna e Di Roma, a Fi
renze non c'era la possibilità di 

stabilire un dialogo con il mondo 
artistico locale tramite un'istitu
zione pubblica. 

La nuova austerità che pre
feriva l'antico eroico al lusso del 
barocco non favorì l 'affermazione 
di Firenze come meta di artisti in 
cerca di modelli di riferimento; ciò 
nonostante, grazie alle opere uni
versalmente note in scultura e in 
pittura, la Galleria granducale ri
mase ancora una tappa d'obbligo 
per gli artisti in viaggio per Roma. 
Sono, infatti, soltanto le richie

ste per copiare in Galleria che ci 
danno il maggior numero d'infor
mazioni sulle presenze di artisti 
stranieri a Firenze114. L'unico luo
go semipubblico dove forse anche 
qualche giovane artista forestiero 
 dietro compenso  poteva dise
gnare i modelli in gesso erano le 
scuole private tra cui la "Scuola 
del Disegno" di Gaetano Piattoli 
in Borgo Pinti che occupava lo 
studio già usato dal Giambologna 
e poi dal Foggini115, che secondo 
le fonti non era molto adatto a 
questo scopo: "converrebbe ave
re nella Casa dell'Accademia un 
luogo riservato con sicurezza, ed 
in situazione ancora che avessero 
un Lume favorevole, onde potes
se bene esaltare i chiari e Scuri. 
Ques to luogo ada t t a to non è 
certamente in detta casa, la quale 
anzi, è mancante di un decente 
Stanzone per lo studio del Nudo, 
e l 'Entrate dell 'Accademia sono 
così limitate che senza un soccor
so, che penso d'implorare da S. A. 
R. per ridurre la Stanza del Nudo 
in forma conveniente con miglio
rarli"116. Per le lezioni di nudo 
si utilizzava allora una stanza al 
primo piano dell 'angusto edificio 
sede dell'Accademia in Via della 
Crocetta117, ma senza l'ausilio di 
concorsi gratuiti e pubblici come 
quelli già attivi dal 1755 a Roma. 
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U n ra ro c e n n o a d u n concorso si 
t rova nel già ci tato Memoriale de l 
Querc i d o v e si legge a p r o p o s i t o 
del le ga re p remia te : " q u e s t a [Ac
cademia ] d i Fi renze, ancora che 
a v e n d o poch i ann i a d d i e t r o p r e so 
sop ra di sé di d a r e qua l che p re 
mio , v i d e tos to m e s s a in a r d e n z a 
tu t t a la g i o v e n t ù s t ud io sa e scap
p a r n e f u o r i s t r ao rd ina r i e p r o v e di 
b r a v u r a e d ' i n g e g n o . M a q u e s t o 
l o d e v o l e i s t i t u t o c e s s ò p r e s t o , 
p e r c h é era a carico di par t ico lar i 
che n o n p o t e v a n o sostenerlo"1 1 8 . 
Lo s t u d i o d a mode l l i e di n u d o 
si p ra t i cava p iu t t o s to negl i s t ud i 
d i a lcuni p i t tor i in teressa t i a l l ' in
s e g n a m e n t o c o m e Ignaz io Enrico 
Hugford 1 1 9 in Via de 'Ba rd i e de l 
s u o al l ievo Sante Pacini in Via San 
Gallo. M a n c a n d o font i d o c u m e n 
tar ie pe r gli usi di q u e s t e scuole, 
la loro at t ivi tà r i m a n e ancora com
p l e t a m e n t e sconosciu ta . 

N o n o s t a n t e la s u a storica re
p u t a z i o n e di cit tà d ' a r t e pe r la Fi
r e n z e se t tecentesca si d e v e q u i n d i 
cos ta ta re u n a s i tuaz ione ca ren te 
d a t o c h e n o n si d i s p o n e v a d i 
s t r u m e n t i e s t r u t t u r e a d a t t e alle 
e s i g e n z e d e i g i o v a n i a r t i s t i 1 2 0 . 
Q u a n t o fosse sent i ta ques t a lacu
n a si ev ince dal già m e n z i o n a t o 
Memoriale del Querc i che c o n c l u d e 
le s u e p r o p o s t e pe r " f a r r i f ior i re 
le bel le art i in Toscana" " c h e sia 
[...] in ogn i m o d o r avv iva t a l 'Ac
c a d e m i a del D i segno in F i renze" 
p r o c u r a n d o " c h e ivi n o n m a n 
ch ino ai g iovani s t u d e n t i tu t t i i 
m e z z i pe r i qua l i p o s s o n o r ende r s i 
perfett i"1 2 1 . So l tan to nel 1784 e in 
c o n c o m i t a n z a con la r i f o n d a z i o n e 
de l l 'Accademia si cominc i a rono a 
r i un i r e le scuole s p a r s e pe r la città 
in u n un ico edif ic io a s s e g n a n d o 
p r i m a allo Sp inazz i (1785) e po i al 
C a r r a d o r i (1798), la r e sponsab i l i t à 
d e l l ' i n s e g n a m e n t o del la scu l tura . 

M e n t r e n o n si h a n n o mol t e no 
tizie sul la col lez ione dei calchi di 
p r o p r i e t à del la vecchia A c c a d e m i a 
del Disegno1 2 2 , l ' i m p o r t a n z a da t a 
al lo s t u d i o de i gessi nel la n u o v a 
A c c a d e m i a si r i specchia nel l 'a l le
s t imen to degl i stessi calchi e nel le 

in iz ia t ive pe r l ' acqu i s to f ina l izza to 
a mode l l i a p p a r t e n e n t i al canone . 
Dal la desc r iz ione del la "Gal ler ia 
a T r a m o n t a n a "  r i cava ta d a u n a 
corsia de l l ' ex ospeda le S. Ma t t eo 
 n e l l ' i n v e n t a r i o d e l l ' A c c a d e m i a 
del 1785 r i su l ta che s in da l l ' in iz io 
f u d i spon ib i l e u n b u o n n u m e r o di 
calchi d a pezz i i m p o r t a n t i del le 
col lezioni f io ren t ine e romane 1 2 3 

c h e c o m p r e n d e v a a n c h e a l c u n e 
o p e r e m o d e r n e , c o m e il Bacco d i 
Sansov ino , il Mercurio de l G i a m 
bo logna , d u e ope re di Miche lan
gelo e la Porta del Paradiso de l 
Ghiber t i , t ras fer i ta da Borgo Pint i 
d o v e si t r ovava da l 1775124. Sugl i 
al tr i calchi con tenu t i ne l l ' i nven 
tar io de l 1785 n o n es i s tono fon t i 
che accer t ino la loro p r o v e n i e n z a , 
t r a n n e per il Laocoonte, l'Apollo del 
Belvedere , il Gladiatore combatten
te, YAntinoo g r a n d e del Va t i cano 
e la Venere d i C a m p i d o g l i o (fig. 
24) che r i su l t ano essere acquis ta t i 
ne l 1784 d a Sante Pacini , il q u a l e 
a f f e r m a n e l l a c o r r i s p o n d e n z a 
re la t iva essere i " m e d e s i m i che il 
Cav . re M e n g s aveva fat t i f a re pe r 
se, e che t eneva nel s u o s t ud io" . Il 
p r e z z o chies to da l Pacini a m m o n 
tava a scud i 250 " n o n v a l u t a n d o la 
s ingolar i tà d i essere le m e d . e Get t i 
f r esch i ss imi e belli, e n o n c o m u n i , 
m a que i ne v a l u t a n d o la spesa e 
fat ica fa t ta m e t t e n d o in s i eme q u a 
in Firenze, n e la gabel la d o v u t a 
p a g a r e p le med . e . " La " M e m o r i a " 
re la t iva sp iega a n c h e la r ag ione 
pe r cui si decise di accet tare l 'of
fe r ta de l Pacini che f u c o m u n q u e 
a b u o n p rezzo : "Ne l l ' e s se r s i ag
g ius ta ta la vas ta Gal ler ia de i Gess i 
nel la n u o v a Fabbr ica del le Scuole 
del le Belle Ar t i è s ta to v e d u t o che 
la sola f acc ia ta d i f o n d o cor r i 
s p o n d e n t e a l l ' ingresso e r imas t a 
u n poco spog l ia to e che m a n c a n o 
a lcuni Cap i d ' o p e r a p i ù celebri d i 
Roma"1 2 5 . 

A n c h e da a l t re font i r i su l ta che 
il Pacini f u u n a f igu ra ch iave pe r 
tu t to ciò che r i g u a r d a i calchi d a 
ope re an t i che nel la col lez ione del 
Mengs . Già ne l 1780 a v e v a p r o p o 
sto a Vincenzo Barsott i , f o r m a t o r e 

e gessa io lucchese i m p i e g a t o dal 
M e n g s a Roma , di acqu i s t a re tu t te 
le i m p r o n t e p roven i en t i da l lasci
to Mengs , d i t rasfer i rs i a F i renze 
con q u e s t o bagag l io e t enendos i 
l ibero dal le spese di t r a spo r to of
f r i re al G r a n d u c a P ie t ro L eopo ldo 
" u n ge t to pe r sor te alla s u a Reale 
Accademia" 1 2 6 . 

Al p r i m o lo t to v e n d u t o da l 
Pacini si a g g i u n s e u n s econdo cor
pus p i ù cons is ten te c o m e n u m e r o 
che l ' a r t i s ta r iuscì a v e n d e r e al
l ' A c c a d e m i a ancora nel 1801. Dai 
d o c u m e n t i r i su l ta che l ' acqu i s to 

26. Calco ate//'Apollino (Firenze, Galleria 
degli Uffizi), Firenze, Accademia delle 
Belle Arti, Biblioteca 
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Firenze, Accademia delle Belle Arti 
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protrattosi per più d 'un anno a 
causa delle avversità politiche, era 
stato preceduto da una verifica 
da parte di Francesco Carradori. 
Nonostante molti gessi scelti da 
lui fossero già presenti in Acca
demia127, si decise l 'acquisto al 
quale il Pacini aggiunse anche 
un dono. Il presidente dell'Ac
cademia giustificava così questa 
decisione: "Rispetto ai Gessi devo 
avvertire che non vi è Statua/ o 
Bassorilievo fra quelli che offre il 
Pacini di cui l'Accademia non sia 
provvista di consimil esemplare, 
ma è p.o vero che l'aver duplicati 
questi insigni modelli delle Belle 
Arti nel mentre possono decorare 
con un nuovo Ornato L'Accade
mia possono produrre un sommo 
comodo e Vantaggio alla p iù 
perfetta Istruzione degli Studenti, 
poiché questi Gessi si potrebbero 
dis tr ibuire alcuni nella Scuola 
del Disegno, vari nell'Atrio delle 
Scuole d'Ornato e Intaglio, altre 

nella Scuola di Scultura in cui 
veramente si scarseggia, ed ove si 
richiederebbero i più, e finalmente 
ogni rimanente nel Loggiato del 
Cortile dell'Accademia (...)." 

I gessi da scul ture ant iche 
famosissime nel Settecento, spar
se tuttora per il cortile e le sale 
dell'Accademia fiorentina128 (figg. 
2526) derivano dunque in parte 
dalla collezione di Sante Pacini e 
perciò è possibile risalire alla vera 
e propria fonte di questa collezio
ne che si ricollega a una delle più 
note iniziative di r iproduzione 
plastica della statuaria antica ef
fettuata da Anton Raphael Mengs 
a Firenze e a Roma129. Alcuni 
calchi dell 'Accademia fiorentina 
sono infatti "fratelli" dei calchi di 
Madrid e di Dresda provenienti 
da questa famosa raccolta, ben 
analizzata e pubblicata130. I calchi 
fiorentini sono invece pressoché 
sconosciuti, il loro triste destino 
inizia nel 1875131 quando si decise 

la ristrutturazionedere dell'intero 
complesso del l 'Accademia per 
poter ospitare il David e altre ope
re di Michelangelo che nel frat
tempo erano diventate il nuovo 
motore che attirava, allora come 
oggi, il grande pubblico132. Anche 
durante il XX secolo la raccolta 
subì d iverse perdite1 3 3 , alcuni 
pezzi mostrano inoltre uno stato 
di conservazione assai precario 
(figg. 2728). Oggi la collezione di 
gessi dell'Accademia meriterebbe 
perciò una nuova valorizzazione 
in quanto rappresenta un prezioso 
lascito del suo primo periodo lore
nese indirizzato all 'insegnamento 
secondo i criteri stabiliti in epoca 
neoclassica. Per ulteriori studi sui 
calchi dell'Accademia occorrereb
be una verifica precisa di prove
nienza per ogni singolo pezzo in 
base agli inventari storici, studi 
ora agevolati dalla elaborazione 
recente di un catalogo ragionato 
dei gessi134. 

28. Calco del Gladiatore morente (Roma, 
Musei Capitolini), Firenze, Accademia 
delle Belle Arti 
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Conclusione 

Q ues to s tud io si è p r o 
p o s t o di co l legare le 
v i c e n d e di a l cune fa

Le del le col lezioni fio
r en t ine con la r icez ione e lo s t u d i o 
de l l ' an t ico p ra t i ca to a F i renze d u 
r a n t e il Set tecento. R i p e r c o r r e n d o 
le p r inc ipa l i t a p p e del la cu l tu ra 
de l l ' an t ico a F i renze dal 1677 al 
1784, si è v o l u t o m e t t e r e in r isal to 
l ' in t reccio di scelte cu l tu ra l i e pol i 
t iche e le loro c o n s e g u e n z e econo
m i c h e con t r ad iz ion i p ro fess iona l i 
d i ar t is t i e ar t ig iani . Dai g iudiz i , 
da l le voci e da l le t e s t imon ianze 
v is ive re la t ive alla scu l tu ra clas
sica d a p a r t e dei v is i ta tor i e m e r g e 
l ' i n f luenza eserci ta ta da l le r i p ro 
d u z i o n i p las t i che del la s t a tua r i a 
classica, d i p r o p r i e t à m e d i c e a m a 
p r o v e n i e n t i d a Roma , pe r la d i f 
f u s i o n e del g u s t o de l l ' an t ico nel le 
co l lez ion i e ne l le t e s t i m o n i a n z e 
d ' o l t r a l p e . F i r enze c o m e c e n t r o 
di p r o d u z i o n e e p ro l i f e r az ione di 
copie d iv i ene s ede di u n a " p e r 
c e z i o n e e d o n i s t i c a " d e l l ' a n t i c o , 
lega ta in m o d o par t i co la re alla Ve
nere de'Medici. C o n l ' acqu i s to del le 
copie in b ronzo , m a r m o o gesso i 
d i le t tan t i fores t ie r i t e n n e r o p e r ò 
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p e r ò scarsa ne l m o n d o ar t is t ico 
f io ren t ino . La p r o d u z i o n e di copie 
e il p e r f e z i o n a m e n t o del le tecniche 
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T. C ice rone , ' A c c a d e m i a p r i o r a ' , II, 85), d a 
S é n é c h a l 1986 (come n o t a 2), p . 151. 
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16> " L e r i f o r m e o p e r a t e ne l 1784 d a Pie

200 



Steffi Roettgen 
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26> G o l d b e r g 1983 ( come n o t a 21), p . 232
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