
Altre proposte per il
Seicento italiano

L'autore risolve innanzitutto i l problenta di »S. Francesco
in estasi» della collezione I, Lacković di Zagabria (Daniele
Crespij. Per il grande dipinto»Laocoonte«di «na colle ione
privata di Graz egli propone il nonte di Ludovico Carracci.
ll nome di Francesco Raineri detto Schivenoglia risolve il
problema deli'autore dei dipint i » Caino e Abele« e »Loto
con le figlie «dal deposito del Museo Nazionale di Be(građo.
l dtpinti »Ritratto di s ignure«e »Ritratto di donna«d i t t na
collezione privata di Spalato li attribuisce ad Angelica Kauf
tnann: la »Natt tra ntorta con f ru t ta nel paesaggio (in una
collezione privata di Spalato) secondo lui ć opera di Luca
l'orte, e l a » N atura n torta con tappeti«d i t tna co l lezione
privata di Novara e l 'autografo di Francesco Fiorai ino ( i l
M al tese).

Dr Grgo GaInul in

redoni profesor Sveučilišta u
Zagrebu

I zvoran znanstveni rad

1 . UNA » E STASI D I S . F R A NCESCO«D I D A N I E L E
CRESPI

secolo a Milano. Eppure, era proprio Daniele Crespi a
dare un senso di m isura a l na tural ismo e, quasi para
dossalmente, all'essasperazione del suo grande maestro,
i l Cerano, riuscendo (e qui v ien voglia đi d i re: pur t rop
po) ad evitare la raf f inata tensione sensuale di Frances
co đel Cairo. Una sostenutezza che forse potrebbe far
cela capire la sua breve vita: tu t ta la sua opera durava
i pochi und ic i o d o d ic i anni . S i t r ovo Daniele Crespi,
casualmente, tra due personalith ar t is t iche straordina
r ie: tra i l Cerano e F rancesco del Cairo; e d i p i u t r a
i l manierismo at t rat ivo d i G . C . P rocaccini, gia fo r te
mente barochizzato e i l n u ovo apporto đel caravaggis
mo professato nel secondo decenio del secolo dal Tanzio
da Varallo. Ma anche prima in questo ambiente ir radia
va la fenomenale e forte personalita đel Morazzone. In
un periodo cosl breve, e in un e l ima in cu i t a nt i p r o
blemi art ist ici spir i tual i erano gia in t ravisti e p i t to r ica
mente realizzati, era davvero impossibile creare qualche
cosa di nuovo e d i g rande.

L 'appartenenza di questo d ip into a l noto p i t t ore del
grande per iodo de l la p i t t ura l o mbarda ć e v idente, e
forse non c'ć bisogno di sostenerla con analisi e com
parazioni. Si t r a t ta d i una c lassica invenzione del sog
getto: «Estasi di s. Francescoe (tela, 110 x 86 cm), attual
mente nella collezione del p i t tore I van Lacković a Za
g abria. R c h i aro d a l I ' impressione generale, a p r i m a
vista, che si t ratta di un p i t t ore dotato di grandi possi
b ilita a r t i s t iche, capace d i d i p i ngere con f a cc i l i ta l a
r appresentazione de l I 'estasi r e l ig iosa. R da v vero u n
esempio della nuova re l igiosita d i s tampo manzoniano
che in questa meravigliosa scuola trovava un alto equi
valente artistico. Forse nemmeno dopo la grande mostra
del 1973 questa scuola lombarda fu va lor izzata dovero
samente, non sol tanto ne l senso teor ico e s to r ico ma
anche-quello ar t ist ico.'

I l d ip into đ i Daniele Crespi possiede veramente una
sobrieta cromatica, basata sul marrone nonchć sul ver
de oliva. I l v iso del Santo con i l suo sguardo estatico
ć t ip icamente contror i formist ico. Anche .i l t eschio l o
si puć t rovare, sul »R i t ratto d i m e đ ico« ne i C astel lo
Sforzesco, per esempio. I s im i l i v is i emot ivamente»ca
ricati« l i t r ov iamo gia agl i i n iz i d i Dan iele Crespi: co
m inciando da l » M ar t i r i o d i S a n t o S t e fano« a Bre r a
(verso 1620), » La pređica d i S an . G iovanni« a Bu s t o
Arsizio (del 1623) ed alt r i . Sul d ip into d i B usto Arsizio
c 'ć anche un ' »uscita« n e l la n a tu ra : t r o nchi , ch iome
d'alberi, fogliame.'

Era gia Or landi, a l p r i nc ipio del Set tecento, a men
zionare tale tendenza di Daniele verso il naturale: »Ten
deva in tu t to e per t u t to a l vero« — una tendenza per
l ui veramente sigmficativa in que l suo đ issiđio t ra l a
realta e lo s t i le, la natura e 1'espressione manieristica,
dissidio t ip ico per quel l 'ambiente della pr ima meta del

' M. Valsecchi, neI catalogo»I1 Seicento lombarđo«, Milano,
1973.— G. Nicodemi, Daniele Crespi, II eđ, 1930.— N. Rug
geri, Per Daniele Crespi, »Critica đ'Artea, n. 90/1967, n.
t)3/1968.
' M. Valsecchi, 1973, fig. 161, 150, 151, 153.
' P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, 1704.
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Daniele Crespi: S. Francesco in pveghiera — Coll. 1.
Lacković, Zagabria

2. PROPOSTA PER LUDOV ICO che ci sono n o te no n c 'ć , t r anne 1'Emi l ia, una zona
nella quale avrebbe potuto nascere una cosa del genere.
L a scena mi to logica v i ć s o l tanto un p r e testo per l a
lotta d isperata con la so r te. Non v 'č a lcuna tendenza
alla»bellezza«. Invero lo spazio ć deserto con q ue l la
l inea retta t ip ica d i Lu dovico al l 'or izzonte (come nella
»Fuga in Egi t to« da i la col lezione Tacconi o nel »Mart i
rio di S. Orsoža e S. Leonardo« in Bologna),le figure si
levano o addir i t tura sono sospese in tale spazio, come
nel »Martirio di Sant'Angelo«di Bologna o nel »Mart ir io
d i S.ta Margherita«d i M a n tova, e in quest 'ul t imo u m
la posizione del corpo e d e l le gambe quasi uguale al
f iglio d i Laoconte del nostro d ip in to.'

L o spazio espressamente .manieristico, e a l t r es l l e
figure che vi a leggiano, e la fantasiosa (non realistica)
di scoscese montagne a sinistra — po tevano indicarmi
un solo maestro, a per pi piu un grande maestro perchć
grande ć anche 1'opera cui accenno: i l »Laoconte«(163
x 238 cm) da una col lezione pr ivata in Austr ia. Penso,
naturalmente, a Lu do v ico C a r racci, u n p i t t o re n o n
pubblicato nč anal izzato suff icientemente, sicchć anche
la presente proposta varrebbe formularla con qualche
r iserva. Ma 1'alto l ivello del nostro d ip into e 1 ' insolita
audacia delI ' invenzione indica una p o tenza immagina
tiva straordinaria, e i n s eno a l le scuole manierist iche
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L«dovico Carracci: Laoconte — Coil. privata, Attstria

Proprio una p os izione s imi le, sof ist icata, delle a l te
figure la troviamo spesso nelle opere di Ludovico. Nello
spazio astratto anche queste figure diventano astrazioni
che interpretano la p ropr ia parte in un o s forzo impe
tuoso. Anche le montagne sono inventate, quasi simbo
liohe. Un che di s imi le, ma senza tanta inventiva fanta
siosa, lo troviamo in Ludovico gih nei pr imi lavori, come
nel »S. Francesco«della Capitol ina di Roma ( intorno al
1582), ma I 'att ivazione aggressiva della spazio che cul
mina nel la » Caduta d i S . P aoloe de l 1587, r ispett iva
mente negl i a f f reschi d i P a lazzo Magnani (1588 — 91),
nel nostro dip into ć realizzata soltanto in t re f igure, di
cui due »sospese«, mentre la terza (quella del f ig l io d i
Laoconte gia avvolto a t e r r a d a l s e rpente) r i ch iama
spiccatamente per anatomia e c omposizione la f i gura
d 'Isacco posato su l l 'ara ne l » Sacr i f icio d ' I sacco« al

Vaticano ( in torno a l 1 586 — 87). Ci t r ov iamo p robabi l
mente nel per iodo t ra l a decorazione d i Pa lazzo Fava
(fino al 1584) e Palazzo Magnani ( in torno al 1588 — 91),
il che coinciderebbe con la maniera di đip ingere espres
samente protobarocca (manieristica) della composizio
ne nel la »Caduta d i S . Paolo«.'

In questo modo abbiamo, invero, sorpassato i l »Bat
tesimo d i Gesu« in M o naco d i B a v iera de l 1584, del
quale Arcangeli (nel catalogo che indichiamo anche nel
suo trattato del 1956) scrisse di t rat tarsi forse del »pri
mo quadro del Seicento i ta l iamo«. se poi non s i t r a t t i
tuttavia di un 'opera di Annibale. Ma ancora non siamo
arrivati a l venezianismo del la » M adonna degl i Scalzi«
(1590) nć al g r ande » o maggio al V e r o nese«d el 15 92,
rappresentato dal capolavoro d i Ludovico c ioe i l »Ser
mone di S. Giovanni Bat t is ta«(p inacoteca di Bologna);
ć veramente grande la somigl ianza del nostro f i gho d i
Laoconte sospeso, non so l tanto ne l m a nto g i a l lo con
l e pieghe quasi uguali , bensi anche ne l v o l to , con i l
farso barcaiolo nel citato »Sermone di S. Giovanni«,
i l che permette forse d i spostare i l nos tro d i p into un
po' piu t a rdi : p r opr io a l p e r iodo de l le decorazioni d i
Palazzo Magnani.'

C'ć nella nostra composizione un al tro momento, d i
r emmo perf ino i n coerente a l la m a n iera d e l dip i n t o

' Mostra dei Carracci, Bologna 1956, figg. 20, 16, 22, 35.
' Op. cit. figg. 1, 7, 6.
' F. Arcattgeli, Sugli in izi dei Carracci, »Paragone«N . 79 ,
Firenze 1956 — E. Bodmer, Gli af f reschi dei Carracci nel
Palazzo Magnani ora Salem a Bologna,»Comune di Bolog
na«, XI, 1933, n. 12 — Vedi pure F. Malagazzi-Valeri, La
Giovinezza di Ludovico Carracci, »Cronache d'Arte<, I, 1924.
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L. Carraci: Laoconte — Coll. privata,
At<stria (part.)

stesso e specificamente manieristico: si t ra tta del vol ta
»fermamente« d escr i t to d i La o conte, e s p ecialmente
quegli occhi sporgenti con 1'arco della sopracciglia tor
t o; ma proprio t a l i occhi l i t r o v iamo nel »Mar t i r io d i
Sant'Angelos, nel »S. G i ro lamo« d e l l a P i nacoteca d i
Bologna assai spiccatamente, ad anche ne l »Sermone
d i S. Giovanni Bat t ista« de l 1592, nel la »Caduta d i S .
Paolo«del 1587 e neI l » Immolazione d ' Isacco«."

Ma per 1'insieme delI' invenzione e delIo spazio bisog
na cercare le consonanze con le opere della fine del

nono decennio e con la morfologia generale, ma pure
con 1' anatomia de la » Caduta d i S . Paolo«,' e questo
pressapoco i l t e mpo degl i a f f reschi de l Pa lazzo Nag
nani, dove ci puo d i re qualcosa anche la » f i gurae iso

" F. Arcangeli, op. cit., 1956, fig. 10, pagg, 45, 46.
' »Mostra.. .«1956, figg. 22, 15, 7, 6.
' F. Arcangeli, op. cit., 1956, pag. 35 — C. D. Malvasia, Fel
sina pittrice (ed. 1841), vol. I, parte II , pag. 251.

J
Lukovico Carracci: S. Gerola>no
(part.) — S. Martino, Bologna
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F. Raineri (lo Schivenoglial: Caino e Abe!e — Museo R. Raineri (lo Schivenoglia): Lot con le f(gl(e — Museo
Nazionale, Belg rado Nazionale, Belgrado

3. DUE PICCOLI CONTRIBUTI A U N P I T TORElata della lupa nel p r imo p iano, e la m an iera con cu i
e stata dip inta su l noto a f f resco »La l upa che a l la t ta
Romolo e Rerno«,' poi anche il .profondo spazio e le nu
vole sul cielo. Sul nostro »Laoconte« la sintesi ć ancor
piu for te. La p rospett iva pare superf lue. E veramente
i l tempo d e l l a » C aduta d i S. P a o l o« e del l a »P a l a
Bargellinia, e Francesco Arcangeli era proprio del I 'opi
nione che la nascita della scena nominata dal Palazzo
Magnani cadesse proprio i n qu e l m o m ento ; d u nque
dopo di q uel gr u pp o» c h iuso, autono>no e autent ico~
dei quat tro d i p i nt i g i a n o m inat i da l 1 583 — 1586, cui
accenno a suo tempo anche 1'Arcangeli. E ne lla nostra
composizione Ludovico ć a n cor p i u »pr o p r i o« a piu
insolito, addir i t tura bizzarro. E' bene ricordarci delI'opi
nione di Guido Reni, come lo c i ta Malvasia: che Ludo
vico, cioć, conosceva tutte le scuole come i suoi paren
ti, quella lombarda a quella veneziana, e in piu 1'Andrea
del Sarto, i l T ibaldi e i l P r imat ici , ma non ostante cio
»avevasi poi cornposto una rnaniera nuova, a propria,
che poteasi dir la sua, e da ogni al tra diversa».'

MANTOVANO

Spesso un problema si p resenta del tu t to i ndetermi
nato e le possibil ita d i so luzione ci i nducono a essere
p rudenti; ma a lmeno 1'ambiente stor ico ć piu o m e no
chiaro gia a pr ima vista. In questo caso forse si poteva
subito pensare al l 'ambiente mantovano, e la so luzione
mi s'impose giš nel 1963, appena che ebbi le tto i l f a s
c icolo delI' »Arte ant ica e modernaa nel quale i l p r o f
Carlo Volpe e Nora Cler ici Bagozzi coi loro contr ibut i
rivđlavano Fr ancesco Raineri, de t to lo Sch i v enoglia.
Poi al tr i c o mp letarono l e r i cerche, f i nchć la s i gnora
Nora Clerici Bagozzi non fece nel 1978 un nuovo r ias
sunto nel »Paragone«.

Trattandosi d 'un p i t t o r e t a n to t e mp o d i m en t icato
credo che ogni contr ibuto sia prezioso e, a mio pare>e,
questi due pendants conservati al M u s eo nazionale di
Belgrado non sono t r a i l a vor i m eno va l id i de l I 'opera
di Scivenoglia. Il dip in to»Caino e Abele«(alt. 85,5, largh.
66 cm) r icorda cosi d i ret tamente 1'opera cardinale del
pittore, »Martirio di S, Sebastiano«della chiesa manto
vana di S. Andrea, non solo per la sua qualita, ma anche
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1

Angelika Kauffntannt Ritratto di s ignore — Coll. pr ivata, Ang e l ika Kauffntann: Ri tratto di dona — Col l. pr ivata,
S palato S palato

e collaboratore d i Bazzani a t ttnse veramente i l l i ve l lo
di cui egl i era capase. Si t ra t ta di un » n e omanierisnto
in chiave rococo», come sorive Nora Clerici Bagozzi, e
di un ar t is ta »i l cui sp i r i to arguto viveve in forme ugu
almente spiri tose in ogni opera, in forza di un l i nguag
gio sincopato e funambolico ».

per i momenti mor fologici — la modellazione del torace
e quel »di sotto in su«del volto di Abele, che un'ulterio
re analisi s t i l ist ica non m i s embra necessaria.'

L'altro d i p in to , r appresentante » Lot co n l e f i g l i e«,
benche I' invenzione non sia mo l to f e l ice, ha un c e r to
fascino ingenuo, specialmente nel concetto del p iccolo
nudo vista d i d ie t ro. 8 l o s t esso fascino delle tondeg
gianti zgure femmin i l i s im i l i a b ambole che t rov iamo
sui dipinti scopert i da Carlo Volpe nella collezione Ca
talano a Catania.'

Abbiamo dunque due scene bibliche, due»piccole sto
r iette» davvero, che l o S c h i venoglia d i p ingeva tan to
volontieri come ne farmo menzione contemporanee e
successive font i m an tovane. Al l ' id i l l io de l I 'una s i con
trappone la p r o nunziata r i cerca de l I 'orr ido ne I l 'al t ra
ove il »piccolo espessionismo» di questocontemporaneo

' N. Clerici Bagozzi, Per l'opera di Franco M. Rainer detto
lo Schivenoglia; »Arte antica e moderna«, n. 24, 1963, fig.
141 a. N. Ivanoff, Un libro sul Bazzani, »Arte Veneta«, 1972,
p. 278. N. Clerici — Bagozzi, Ultime ricerrche sullo Schive
noglia: le battaglie e altre novita, »Paragone«, br. 341, 1978,
str. 40. e pass. con i l catalogo completo delle opera del
pit tore.

4 . DUE RITRATTI DI ANGELIKA KAUFFMAN N

A+che rispetto al l 'ordine di San Gennaro piazzato sul
p etto del s ignore, la nascita d i a m bedue i r i t r a t t i s i
potrebbe collocare a Napoli , nel 1782, dove la p i t t r i ce,
depo i l suo r i t o rno i n I t a l ia , soggiorno per p a recchi
mesi. Lasciando Venezia si t rat tenne un breve tempo a
Roma, ma presto passo a Napoli . Sappiamo che verso
la fine del soggiorno napolitano lavorava sui r i t ra tt i dei
membri della famiglia reale, per eseguire poi a Roma,
durante il 1783, il grande dipinto di parata »La famigl ia
reale di Ferdinando IV<c, attualmente a Vaduz. Natural
mente, il nost ro » R i t ratto di da m a» ć un r i t r aŠto con
cepito fo r temente, con uno s f o rzo pailese di o t tenere
la somiglianza fisionomica, nonchč il carattere spir i tua
l e del model io; eppure p i t to r icamente, esso non č i n

C. Volpe, Per un profi lo delIo Schivenoglia, »Arte antica
e moderna», n. 24, 1963, fig. 139 a, b. vedi anche Clerici
Bagozzi, 1978, sl. 40.
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5. DUE NATURE MORTE SEICENTESCHEcontradizione con la f igura della regina nel dipinto men
z ionato. La c o ncezione e »l ' a r ch i tet tura« d e l n o s t r o
ritratto sono semplici ma sempre sugestive con quel~lo
sciale avvolto con d i s invol tura a t to rno a l l e spal le, i l
v iso allungato e i l d r a ppo b ianco fe rmato su i capel l i ,
conferendo a l la seria e t r a n qu i l la f i gura d e l la d ama
dipinta un carat tere di vera d ignita e gent i lezza. Natu
ralmente, al momento attuale non si puo af fermare con
sicurezza i due r i t r a t t i che p u bb l ichiamo essere stat i
dipinti p ropr io a N a pol i ne l 1782. L'esecuzione sicura
e ferma delI ' insieme, e par t icolarmente del v iso, ram
mentano anche la » Giovane dama«(oggi nella col lezio
ne Siebenhiiter a Fe ldk i rch), che pure appart iene agli
anni ottanta. Ma proprio i l contatto mor fo logico con i l
r itratto di »Cornelia Knight«d i 1793 (i capelli, i l v iso i l
drappeggio) permettono una da tazione postreriore dei
nostri dip int i : negli anni novanta, a Roma.'

Nella stessa epoca nasceva, pare, anche i l r i t r a t to
della»Dama seduta« d e l la Tate GaHery; ma anche i l
ritratto delI 'att l i ce »Maddalena Riggi«, menzionato neIl '
elenco delle opere del 1795. Ćiononostante non c'ć forse
bisogno đi carcare per i nostr i r i t r a t t i a l t r i punt i d 'ap
poggio. Pure cert i l i neamenti f i s ionomici de l »Ri t rat to
d 'uomo« ne i J oanneum d i G r a z f a rmo r a mmentare i
r isyettivi t ra tt i del nost ro »R i t ratto đel signore«. I suoi
occhi sono v e ramente t r oppo s p orgenti ; m a qu e s to
sguardo sbieco lo t r ov iamo spesso neIl 'opera d i Ange
lika Kauffmann. Cosl anche sul tardo r i t ra tto del »Lord
Montgomerye o su quello del »Christ ian VI I d i D a nei
marca«. Anche il nostro r i t ra t to del mar i to e concepito
saldamente coll 'accento sulla f isionomia, ma anche con
tutta 1'»apparecchiatura« ch e s petta a l l o s t ato c i v i l e
della personalita rappresentata.'

Il l i vello al to de l I 'esecuzione nonchć la s tessa idea
d ei nostr i p endants rappresentano un c o n t r ibuto a l l '
opera di questa pi t t r ice cosmopolita che, nonostante i l
lungo soggiorno i n I n g h i l ter ra, appart iene al la s tor ia
della pit tura i ta l iana, 1'innanzitutto alla scuola romana.
Il p rob lema .principale i n q u e l m o m ento i m m ediata
mente anteriore a l l 'avvento def in ito de l c lassicismo si
p one cosl: ć r i u sc ita Angelika Kau f fmann — d o p o i l
ritorno in I t a l ia — daIle molteplici esperienze (Venezia,
P. Batoni, R. Mengs ecc) e part icolarmente quelle ingle
si (J. Reynolds) creare una maniera personale?

I nostr i r i t r a t t i danno conferna di una maniera per
sonalle della pi t t r ice: lentamente e non senza dif f icoltš,
e forse veramente appena inci suo periodo maturo, du
rante il seconđo e lungo soggiorno romano, venne cre
anđosi la sua espressione indiviđuale.

In quella grande metropoli ar t is t ica, in un momento
transitorio, pr ima del I 'avvento del c lassicismo r igoroso
di David, Angelika K au f fmann personalith dominante
della pit tura đi r i t r a t to ha lea l izzato una sintesi đi r i c
che esperienze accumulate durante una v i ta đ inamica.
8 facoile notare un f o r te eclett icismo nežla sua opera;
m a ć đi g ran l unga piu i m p o r tante i l f a t t o che s i f a
notare pure i l suo s t i le personale.

I. Luca Forte a Spatalo

Questa»Natura morte con f ru tta nel paesaggioe (Coll.
priv. Spalato) appart iene pare a l p i t t ore che, insieme
ai membr i d e l la f a m ig l ia Recco, funge da f o nđatore
della natura morta napoletana. Gia nel ca talogo della
grande mostra đi Napoli, nel 1964, Carlo Volpe deplora
va il fa t to che Luca Forte sia r imasto cosi poco noto
fino ai nostr i g iorni ; p r ivo ađdir i t tura dei dat i b iogra
f ici fondamentati , quell i c ioć n ascita e d e l l a m o r t e
Per fortuna, De Domenici ci ha lasciato la s icura testi
monianza del fatto che Luca Forte visse e lavorć in un
tempo anter iore a l P o r pora; cosa che ev identamente
risulta anche daIlo studio comparativo delle loro opere.
Era i l N o s t ro, come scr isse De Domin ici, »povero ć i
žnvenzžon8, 8 ćti colnponitnento«.

Carlo Volpe propose la » N atura morta con tuberosa
e la coppa di cr istallo«della Galleria Nazionale a Roma
quale pr imo d ip into conosciuto d i q uesto p i t to re; po i
quelle nature mo r te f i r m ate de l le co l lezioni Bosco a
R oma e M o l inar i-Pradell i a B o logna. Ed ć p r o p r i o a
queste che possiamo paragonare i l nostro d ip in to; an
che qui uva con i l fogl iame della vi ta, melagrani apper
ti e la stessa piccola frut ta. I l professor Bottar i ascrive
va al Nostro anche la»Natura mor ta«gia nella collezio
ne Acquavella a New York, attualmente presso Loren
z elli a B e r gamo, m a ch e a l l a m o s tra d i N a p o l i e r a
atribuita a u n a n o n imo seguace d i C a ravaggio; cosa
che dimostra una p resenza at t iva della t r ad ic ione ro
mana nei p r im i a nn i de l Se icento a N apol i. ' Anche i l
prof Volpe vede questo pit tore quale»un g8n8rista luci
ćlament8 inlpostato n8lla t radizione caravagg8sca loca
18«.'

Ma c'e qualche cosa che rende particolare la nostra
Natura mor ta : questo ammasso di f r u t a f r esca, r icco
đi colori e di građazioni di luce e di r i f lessi ć collocato
innanzi a un paesaggio. Lo spazio si apre a destra con
un tramonto dorato sopra una lon tana montagna blu ,
ma tutt i i p i an i del d ip into sono i r radiat i đa un 'atmos
fera densa e calda.

' Catalogo»La natura morta i taliana«, 1964, Napoli, Palazzo
Reale (Milano, 1964), pp. 40 — 42.— Fondamentale: S. Bottari,
Una traccia per Luca Forte e i l p r imo tempo della natura
morta a Napoli, »Arte Antica e Moderna«, 1963, nr. 23, pp.
242 — 246. — R. Causa, Luca Forte e i l p r imo tempo della
natura morta napoletana, »Paragone«, 1962, n. 145, pp. 41 — 48.
' Catalogo.. . 1964, figg. 25, a, b, p. 42.
' Catalogo.. . 1964, figg. 12, a; n. 30. — S. Bottari, Appunti
sui Recco, »Arte Antica e Moderna«, 1961, pag. 357, fig. 161,
b. (»Nell'opera đi L uca Forte i l s enso della luminosith
caravaggesca urge con piu rigore e rivela gli oggetti con una
veritas ottica di p iu sorprendente schiettezza, al đ i f u on
delI'impegno, in certo senso intelletualistico, che attenua,
nelle opere di Giovan Battista Recco, la immediatezza vi
siva e compositivaa).

' Catalogo»Angelika Kauffmann unđ ihren Zeitgenossen«,
Brepenz-Wien, 1968/69, figg. IV, 97.
' Ibldem, figg. 20, 21; 13; 11, 28.
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L «ca Forte: hfatura»torta con frut ta 
Coll. privata, Spalato

2. Uno sconosciuto dipinto di F ieravino »iconografia«del misterioso pi t tore, tanto che qualsiasi
a rgomentazione comparativa c i p a r e s u perf'lua. V a le
forse la pena di segnalare la grande simi l i tudine del la
tenda con quella sul la »Natura morta con arma e l imo
ne«della collezione Rivet a Parigi; dove anche le frange
del tappeto sono i dent iche. La f r u t t a p o i , e p i u t osto
vicinissima>alle frutta sul la »Natura morta con lo spec
chio«presso Van Emden ad A ja . '

A mia conoscenza questo d ip into veramente sconos
ciuto o almeno f inora non studiato. Ma tutta I 'opera đel
Maltese ć poco studiata, eđ e p r opr io per q uesto che
ogni contr ibuto al suo catalogo ć sempre gradito. Que
s ta»Natura m o r ta co l t a ppeto e f r u t t a « ( 9 7 x 9 1 c m ,
coll. pr iv., Novara) qu i p u bb l icata ma da t empo no ta
a chi scr ive d imostra con c h iar i segni l a s t i l i s t ica e

Luca Forte: Natura morža — Coll.
Molinari-pradelli, Bologna
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Francesco Fieravino (i l M a l tese)> Natura morta con
tapetti — Coll. privata, Novara

Pittore di s t rano destino, e đi scarsa for tuna cr i t ica.
Nonostante i l S a ndrar t e r a s c o mparso d a I l a storia
d'arte, s icchć gl i s t ud iosi con f a t ica r i costru i rono i l
suo profi lo: dopo i l Hoogenwerf nel 1924 agli studi del
la sua opera p i t t o r ica hanno contrJbuito F iocco, Pal
l ucchim, De Logu, Bot tar i e M . G r egori , ma a i t e m p i
della mostra napoletana nel 1964 ben poco si sapeva di
lu>L Probabilmente, uno studio accurato dei suoi dip int i
n ei musei f rancesi potrebbe gettare piu l uce su l b u i o

Nel bel catalogo della mostra napoletana fu Rafaelle
Causa a sottol ineare la su a » p o s izione contrucorrente,

che tuttora lo c i r conda.

samente»astrat to«.'

di assoluta i>zdipende>zza«, nonchć il carattere delle sue
nvenzioni che lo r ende p ro tagonista d i un ' impor tante

corrende in te l letualistica ne I l 'evoluzione de l la natura
morta. «L' i ns is tenza ico>>ogradica» nella sistemazione
dei suoi preziosi tappeti c i a f fascina, non meno de l la
loro calcolata» s imbiosi» con e lementi e terogenei: con
la frut ta, le armi , I 'argenteria (per esempio sul la » N a
tura morta» nel Museo Herzog Anton-Ulrich a B r aun
schweig). Tale persistenza, paragonabile a quella di Ba
schenis per gl i s t rument i musicali, crea al nostro p i t
tore una p osizione de l t u t t o e c cezionalenel grande
complesso della natura morta barocca. Unita con una
straordinaria»capacith mimetica«questa iconografia di
F rancesco Fieravino ha cresto nei suoi d ip int i un mon
do art i f iaiale, assolutamente personale e de terminato,
e nonostante la grande capacita d' imitazione meraviglio

Eppure, s i t r a t t a s empre d i u n a v i s ione b a rocca:
grandi forme pervase di una luce astratta, oggetti t ras
formati in tant i m i raggi, ma basati sempre su di un re
alismo ad oltranza. Una pit tura paradossale, dunque, che
proprio percimaappartiene alla cu l tura de l b a rocco in
maniera quasi parađigmatica.

" Catalogo.. . 1964, figg, 66 a, b.
' Vedi anche G. J. Hoogenwert, Nature morte del '600 e '700,
«Dedalo, 1924. — R. Pallucchini, I d i p in ti de l la Galleria
Estense di Mođena, Roma, 1945. — G. de Logu, Natura mor
ta italiana, Bergamo, 1962. — R. Causa nel Calalogo... 1964,
p. 79.
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PRIJEDLOZI I RJEŠENJA

P od t i» i » a s lo»o»i a« to i d a j e p r i j e d log ća n eko l iko i j e 
šenja a t i i 1>citi< >tih prob le»ia za slike koje se, r(glavnom
nalaze i i našoj z er>lIji. U pr » o j <»((pi (neobjavljenje .slike
i>>letačkog seicenta) precllaže acitorstvo Alessa>zđ>a Va>ota
rija za to l iko c l iski</iran« p a l<c»Sv. Do>ninika, sv. B laća
s<>. Apolo>zije«, sada c<»Stalnoj iz ložbi crkve>ze ci»zjetnosti i i
Zacl>u«, te i»ie pađovarzskog slikara p>ve polovi>ze 17. vijeka.
G. B. B issorzia ća » l a l o » P o k lonstvo k r a l j eva« i i g>radsko>rz
>zii<zejzi i< Roz>inj«. Bi tne sic ciporišne točke >>jego»a cIjela i r
S. Gaetano, S. Clen!en<e i i < c rkv i de i S e rd i . »Djevojka
»>c(Čen>« lć p> l»<lt»c. z17(> ke i( Spl i t i< pri pada oči/o T i beri<<
Ti>zelliic ne sa»io po o r>ia>nenlu, neg>o p>»e>zstveno po zaob
lj enoj i>io> folo< i ji, i r zani»>zo, po i azi ni koj « očit t<je o»n
tajanst»ena ža>zr-slika. Razlika napranza Girolccnzic Fornbos
ccc, koji j e taj paclo»tinski a»>bijen/ napcrstio oko 1654. oči
<>leđna je baš cc pe>zelati >za»Mladoj da n zi c< c>»e»o>n«
Općinskoj zbi rci cc Malo»z Lošinjcr. Dodi> sa sliko»i i z Ma
la>nocca (poslije 1664.) je najbliži ne sa»10 tip ološki, nego i
po slobod>cijeni po teze< kista. Četvrto djelo j e ono nje»ruč
ko < slikara Isacca Fischera koj i j e ć a s ada poznat sanio
po s<>oji»i dj eli» t a i( Fzcrla>liji . Djela o1>ja<>lj ei>a od A. Fo i
niz (1965. I<»A> te Ve>zeta«) dovoljna sci đa ovaj » P o r t>et ra t
>lika«, iz j e dn e p i i v a tne z b i r k e i < G r aćl i p r i p iše»to o vor>1
slika>c<. Za teško oš teć eni »Por t re / n z lnde dn>zze«« ć b l l c i
A»lb> 0Z(a K<l pora I< KO>ČI<li > l i j e c l s c lđa n l<)gl(c('. />os(cI»l/I
s igic>nc< at>ibiccijcc, ali s iccleći pie»>a r>ekiiri znncirria i o < a
je .slika bl iska Fisc)ze>o»i< >iacinci.

U drcigonz dijel it (»Ostali pr i jed lozi n ia l i j a n s l i . s»ice>tt«)
autor ponajpr i je I je šava p rob le»r »Sv, Fr a>>j o « e k s ta: ! '

,

izvanredne slike očigledno od Daniela Crespia, pielaznog i<i»
jetnika p rve po lovine 17, vi jeka cc h/i la>zii. Djelo se >zali(zi
ci posjedu s l i kara I v ana L ackovića c< Zagrebi<. Za < eli kci
sliku » L a o korza«rz p>" t»<lt»c'. Zbi>kc> «G I <Iz<c <l(l/o>' />iecllnže
i»ze Lccdovica Ccc»accija, ve l iko i »ze bo lonj ske škole,
scln1o ć bog t ip(Č nl11 oćnakcl II/c go»a preclba> ok>10g >>cič l>ici ll
/I etll clnjz< Oblika 1 p> osto> Cl, 1>e~g>0 1 Zbog IZ> a 'i/ih t>ocI(<da>.
n os/i s nek in> L i iclovico»i>ri iađo»i»ia i - <>re>zle>za oko 1590.
~<>ocline. Posli je clii~<>o~<> procič a vanj a aci toi .s o»i i>i ob)a< 1 1 i
vanje>ii zapra> o sta<>lja ovo c I j elo >za cl isk i isi j i i p i ecI t a l i 
jclnskon> s/I «Č no»z j <l»>1ošćli. Ne»in, »zec1ll ti >1>, p> oble»>cl . <I
dvije inale sličice> Fra»cesca Rai>zerija (lo Schi»erzogija) >"7
je se nalaze i i đepoic Naro<Ino» i t i<zaja » B e og>ađcc. N«
k raju, ova dva p o t i e ta i - pi i » a /ne zb i i k e i i S p l i t u o c i t o s t i
raclovi Ang>elike Kaccffnlc(I>n, i<p>a»o .bo<' t ip lčnrl l s t i l sk i l i
oznaka pa i s l i ka rske iaći>ze kofo»z scc slikani. Ac<toi. pr ecl
laže»ri je»ze >zastanka oko 1790.~<>oclirie kncl j e >zastao i po>
tret »Mađđale>ze Riggi«, i o s tala clj ela ox e koz>nopoli I 1' e
slikarice koja se » zogci rcspoiecliti s naši» ia. Na k raj ci, a«t 7>.
dodaje clvije barokne» i»>.t»e p>irođe«< Jedn«kojn očito p>i
pada n a pu l j sko>n s l i ka>cc L ick i F o > te , k o j a se >i e<l<>:i
ic privat>loj zbi>ci t i Sp l i tcc, Dici >a je iz»a>zređa>1 piii»je ic</;
Fi eravi >zove » in/elekt i<ali stič ke« i» i I 1 e p> ii o<le, icj ecl»o cl 
koi ati»>ze i bizcii ne.
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