


ll museo, laboratorio della storia
li Andrea -Linzi/iani

La prima moderna appariz.ione del problcnra mrtseografico si colloca, sigrrihcatir-a-

mente, agli albori dcll'r-rniti itaìianrr; t' rrc irrrctdc, cltrtsì rlt ìlrtrrrlorrt ptn'l r{ìnlì(ì i

iratti piìr tipici, la stolia. La storia tliflìcilc, si dcrc' clilr' strlrito. <lc'll'croltiztr;rr.' rÌ, ì

:nusco da luoqo di raccolt:r di o1rtt, (l',,:,, 'r i'', ì '.- ì1 rìì 'ì 't ' Lzlrrtì'.

di scienza e di didattic:i. l- tt. I rxt', ìrri;rrti. rr''.'tl r''r1'ritr ':r- i('rìr'rr" l'' \""'1"'
distende ed invia al parlamcnto Piem(,1ìtcs( Ir rr trlîir ;' r-i, tr,lqit;tlo l-IC()rs() clrcil l:ì

degradazione dei dipinti dcììr Pirrlcr,ír't-:r srrbituclr, (,:rp('rtl aeli studi pubblici da rc
Carlo Alberto > nel 1>alaz.z<t Madanra cli J',>rino. Sono soltant.) cìLrxltto anni chc la
qalleria è stata inatt.gut:rt:t, :r\ \ crtc il l)''\zcgli(), nla la conconlitanza, nclle stcssc

iale, degli uffici del Senato del Regno, già lascia Prcvedcre chc soprattutto per I'uso
dei caloriferi - attivi in media per la metà dcll'anno il patrirnonio dcllc tavolc
dipinte non Possa che velocemente degradarsi e insomr-r-ra per<ìcrsi. l,a Ptrr tenuc
misura dei dodici gradi stabiliti per regolamcnto è facilmente sorPassata per I'incuria
degli impiegati freddolosi; fumo e polvere si aìleano, nel panorama dcllc condizioni
negative. Vano risulta poi I'aprire improvvisamente lc fincstrc, fra I'inrmaginabilc
sconcerto dei presenti, poiche la < repentina irrtrodtrzione di rrna colonna d'aria gc-
lida> è danno ancor più alto sulla superficie dei quadri. Il Conscrvat()re mirlacciî
le sue dimissioni immediate di fronte al pcricoìo che minaccia r-rn patt'imonio cbc
,, il glorioso re Carlo Alberto )) aveva t()lt() ( dlll'abhic'zior.rc cli domcstica sttppcl-
iettile > elevandolo inr-ecc ., rrl ll cligrriri cli rr:rzi,,n:rl.' istitLrto >. 'l-t'stimonc dclla gra-
r-ità della situazionc cra dcl rcsto Lrn qìrn'ì di tecrrici, fìa i clrr:rli l'clagio l)aìagi, Fran-
cesco Gonin, Pietro e Vittorio Ayt'cs t' altti :rttcorrt.

Si tratta del docurnento piu i]lr.rminar-rtc t' sigrrìlrcrttir r, clt l rrr,stro Risoririmcnto,
molto pragmatico cd anim,..to cle urr ri.,rlL't j1,y rpiritrr ttcriic'r;" q 

', ;1, ì,r .rrtr.li r icirti
potremmo, ad esempio, trovare nelle part>lt'c ncsli scrittj cicl più rtrrto tr:r gli sto-
rici ed i conoscitori dell'arte italiana, c cioc il fîtriotrr (ìiorrrrmi lìrrttista (laval-

caselle. Esso affronta infatti anchc lltrì pr,rticolrrri di rr:tlLtr;t c()rs('r\ ittivrr, cl;rìl';tt-tt-

piezzzdegli ambicnti aìla scvcritàcitll;r r-Lst,xìi,r ., irriìnt',rr il,i t lriiir:r rÍlì<';rci:t rìc'lla

lun-rinosità della gallcriu. f)i lì-,rrrr( :ìl \-crb()so anchc st ìrt'rt ltn!n.rtlo diìr:rttito ita-
lianr-r chc seguirà, scmprc rrolto orientato alìa doglianza s('irr)r.r:rclclilittur'.r rtt r-nas-

simi sistemi, queste paeine inscgnano chc urr luogo rit,'r-tLrto cli ìrr-rpot'trnz:t fbuda-
mentale fra tutti i magr:iori stl-unrrrti dcllir tLiit,rr,,,ì.ii'i 

'rLr,,".r 
:()ci(LiÌ, r'et'tice

àuspicato di una politica ctrlttrralc consciÎ c r.rro<lt L'rr:r, l-)rr(, ( \sL1'(' nrtsso jlr crisi
dall'inadeguatezz.a clci ntcz.z.1 c cl:rl labrlc qt,;c,r tì.'llt t;p1-rot'lr.rtrì1)t.

\Iolta parte del panorama museografico italiano trasparc da sotto lc parolc ora ani-
mose e sdegnate, ora convincenti e Partccipi, di Robctto D'A:zt'glio. I'l l'inter<r
p^ese dell'arte, il giardino d'Europa dei tetori (mr arrchc I'arca di massima con-
centr^zioîe del lavoro artistico ncl mondo cii'ilc) chc proprio in rlucsti dcccrrrri dì
cernieÍafrapassatoe futr,rrotentalcvit-di urranrro\'î('rÌirttsrti.titLrzirinaliz,/,\7.itr1t'
Il museo è organismo ccntralc di qucstl tirst', così c()nlr'lî crrltLtr:t clcl X\/lll sccolt;
I'ha consegnato all:r',ocictì, insieme ali,r l-.ìlrliot.r';r c'rìl'rrtcl-rivi,r: nrr:clt'lli clì crrlttrr:r

e laboratori di istru;:ioa., rr,'i tlrreìi il lìne conscrr:ttiro c <l i tLrt,'lrr tisiclt rìrj tlatc'
riali si associa senza taticl, mt 

^r\7.1 
corr r:rrtrr;rlt spontancirrt. rrl 1ìnc cducatir-r,

Grande momento è ccrtamcntc stuto qtrcìk, irr ctri uomirri di ,rrtc. cil cultur:t h:tnnr,
posto mano, entro un ambiente a cio apprcstato, all'appcndimcnto c aììa collo'ca
zione cli opere d'arte. Da quell'attimo stcsso, essi hann() scopclt() chc il metodo de I

confronto - I'antico ( narîqonc D -' poggirve il suo cardinc massir-l.ro sLrÌì'aPpltrcc

chio del metodo; e cl-rc 1:rtoprio rL. l rrìtt-rrtio:t:rtir i() 5rrunìrrL,, 1i:irt'i1,i,1.'tìcl ,, lrtrc >'

la storia. In qucsto scnso, il rìrusc() è il lr.rog,r clc'lìa storiir dcll'artc, anzi I'artc stcssa.

Da esso ha origine viva rrn'istituzionc, rrna discipìiul, chc irt qtrcl luoeo si idcntifica
con sempre rinnovata vitaÌità.

Sono poche davvero le istituzioni che, come il mtrsco, possano infìtti vantare un

t I'etre7ìa. P '1,',^,, / .)trct/t: /tr tt/rr
r/,1/' l,ttrtoiiesjn, ricor/rtri/,t \tt /tt r.<(//t
tir/ f)tlkdio r l, l I ti;ot ìr ue/ r174.
ll P,r/,t7.1.,t Dtn:a/e l)r per rtro/i rerle de/ do.qe

t,'/t'/lt piir a/le ttn,qitlra/trre della Reprltlt/ica;
ttr//'( )//oreulo otpitn trtftri .gttyerna/iri
e i;/i/rr/i ctl/uali e nttrceo/i ( Ilihlioleca
rlI arciatta c,ll trreo,lrcbeo/ogico )
e dirett/ò, J>oì, rcrro la fue dell'Otloceulo,
dopo tttr radìca/e re.rlatrt'o, t/il mt/.îe0.
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I rr trL/ prr/rr7.7o ìrl/ì I //r:ì, rrtt/t rri/o ìtr/rtt tt,, rtllrr
ttt,/) rlr / ( )11,tt,1 11';,'/t /a t r,;ltìt,t t' /1

/)i,: :t /-'tt-//)),tt t/i r1,:r t,,t, t I t /i/)l t l tt l,tt r/it'ttt/tt r

/tit, l(i fiì/ lìtttrtti ltrrstr rh/ nr,,trlo:
/rr fìonrr/itttr Ct//trit lt.g/i I-/l;ì.
\t//t lo/o,gt'lfìt ( : ) : rrtrrt lt'/fu /rt gr//rric rh!/,
l-//ì7.i tott ut tr7.7,i rittrlttt-sr(u//(r(l)i d//r filt (//

\ t'l/t fut.gittt st.grretr/i :
ì /:tt'//rt /*r ì/ nulìu,t/ \ripitttt' lìor.4lt,t'
l,t//'tr rlti/t//,, r,/ttrrlt,t (,iot ttttt/ì t'rttt .Ztttr
' | ,r;,;t11tu), t'ill,r l)r,r,ql,t''t tt/tto.<fi(
/,i t,'//t^-iottr' t//tf(itltt lut ttt,r/,r t/( //(t Pt i/)/tt /t/r/ìt
rlr/ \tirttr/o r ,gìù rlttrri//t rtt/ t ó 1o
,l t/ llttti//i. I i//,t r r,'//tiirtt/t tttl/,, (ìf'tt\i/ 't/,
/ipitt rlc/ r'irtro/o fìrltrotttttirnrio ( r,\'l I )

,ii/tttttrTiorrL ì frtr//o lc/ t ìprìs/irro ttt't'(tt///()
t;t/ r,\'qr e r/tlh fritra ritn.gttiT.inrtt ctrtosri/it',t
tl,t r" rli 1r/o/lò t 'ttt/rrt i ( r ,\'11 1 ),
i,,;ttl,t; rli più ncttt/i rrt,rtr a//tttT.iottì 'tit'rt/ilìrl
\tl/,t Ir,/o.y4ufirr ìl ,t/r'rrr iLllt t'rll,, l),,itl,r'

cìilrrttito \('n()n scnrprc 2ìggiorrl:Ìto c('rto appassionato c parrecipe come quelio che,
ir lìr'ì rl il', tl ri roslli :trrni '6c, hri irrvcstito il lrrogo c la. slr:r tunzione, osgi, nel nostro
Pil,-sr'. I rcgr'sti lrilrliogralìci trasmctt()1ì() solt^1lto una parte, natLrralmente, di questo
intcr('ssc: tt'itlascirr,d(), l)cr lrcccssità, cli c<'rsc', la r-astissima onda d.ì risonanza che
I'istitrrzir>rrr' ptrl-l;1ìca hir irrr ccc- ar uto sul pi:rno sia gìoln:ilistico cbc anministrativo.
\[,rllt, l-rttlLrtttri sirrro stltc'lc lichicstc di prorlLr,,rLl'L nuo\-o intcrcssc attofno
, nLrcl, i |r,iiirrt,rrrìuìi sl)ricì ( nrrnrr \t,rrrr i; iltsi:ttnlr gì :r 1r|1Ìlj .r thr sì che l'isti-

lr)ll( lllrl-\('-l'illl(;l :i l'i:('ll(ìl(ris(, àttl'î\(f\() tttrrlt i ntrzzi c Piu congrui Stfu-
tli, <l:r ttr torPitlo s()nn('. T,a scLrrÌlrì (\ stàta giustíìlîcnte ider,tificata come pro-
)rrisl:ì (LIl;t gl':trl<ìt'\curliì llrLI\(,:qr.rl11';', t ciir discostando (Senza peraltfo fifiu-

io) ìl piir s('(lu(('1rt('Lrso turistico tipico dci nostri fliorr-ri. Il museo, assai piit
l':rlcìrir io o1-rpLtrc la bibliotccr, ìrr ;tssurto una innc'gabilc leadership anchc

lrr riorg;nrizz:rziorrt' 1-rossibilc tìt j str r izi, si;t in cl'riure Lrrlranjstica che in pii.t
.tc ilrtnrilqirr;tzir;rri tt rrjtoriali. Iì nj('lr)(l() lrltinrrrrcrrtc c()nrìcsso alla nascita e alla
'rljrliitrrit gcstionc'- 1,rn1() scic'1ltilìca cl-rc clidlttica, di cluesto antico strumento cul-
,r1., lrrt itrr c'stito îrrchc piir proforirlc irrcc cl i c()nosccnzà, piir connesse virtualità
(lucslî c()sir ditlìciìc chc'chi:ulirrrlo patrìnr<>rrìo crrìtulaÌc. La cittir, la sua storia,
\rr('l)('cLtlj,l'irì rrorr solo ctrltLrrrli nr^ încl-ìc soci,ìli cd cconolniche. N{a altrettanto

rtii,,rir', t',,rr ìt' rrtigliot'ì Possibiliti di ìe rttrr:r c cli illurlinaziofle. Scavi archeo-
qici, i.rr itLrri tìiti dì rcpcrti storici, collc;zioni rinascimcntali, aggreuazioni di < me-
, igìir'> b;tt'occìrc, primc ot'gitrriT.tz'tziotli dclla conosccnza naturalistica e scientifica
r1t'rtr'l grctttbo dc'lla t;ìssrlnornirr cir.t<ltrtccntcsca, sono tLltte cose presenti allorché
', colo clt'i ILrnri ric scc a trasfìrit'c il cor.rcctto di cultura in una piir sociaÌe e co-

ì rrriîrìri,ì t'(,, i()rl( cli ttso r' cì i 1',1t'tcciplzilnc'. Otrclìo chc è stato delit-rito, con ben
,i,tslilìt'rtlo ,,tgoqìi,,, ,, iì q-ì1, rltl pt-11ltt'ict:tt'i6 r>, è cli fatto il momento in cui il
, ,-ì1r'1,111r1' .i 111,,r;ijjr.;r rrrll'jclt,r tlì ìr,,n,-,cLrìtLrrirlc c llcf ccccllcnza collcttirro, e la

,,ì( trr Lil|ì :ì |lli'( )P1-l,tzi()irt' r ìtt, 1ìrto a <1rrcì nt()nìCrìt(). Cta Stata appannag-
l. .: .l' i'.. 1. .-., . ,rrr,.r rrr

(-ht i'ltr, ,,r 'i, '' rìL | ]'t::ir,t.,r(,rì, 1, iììLrs!() r> ltii ltt'r.Lt<t piùr larga fortuna
i 1,' , , ,r r i.,t LL I 'l;,rl,,l, ll, i-r.totichczrffelmazicnichefanuo
tlrl tÌrslt-() lllì!:( lir t'Lril;r ri, ll. ,rrtr :'rr: Lrr,.r isiiLLrzionc llîscc irrfatti agcvolmente e

ìr\ r- ('1r\(), nì;r a ll1)slzt :tl c()tì1r^rio suì plofìÌo lclllirtîlc cli una serie di condizioni
ctrlttrrirli c tìi Lrrr succc'cìct'si clj itticht'lì gtralc'tì>rsc rrcl;suno ha mai assegnato la
giLrsllt r-icottrll( tt\,r \lr)t'i('î. Ttr clut'slo sc't'tso, c n('ccss2tlio ed e anche dclveroso ricon-
rltrist;trt rLllL crltri;r ri,rlr,,iìir. spccic n <ltir-ìla csprcss2ì ilt c()sì \raric fbrme dagli stati
prtttrrilrt'ì. l,t qìLr.t:, nrolrilitì r)r-giìrrizzàîi\-a c ì'csattzr indilichrazione dei metodi op-
Pl)rl tlili \.,,rr i ìrt l()rluntt cht ìlil t:rtto sì chc ì'o|cr,ì ccntraÌc nel metodo, Sia per
ì;r pr-,Lrirtìrri tcrlporrLl, ('lì( ìr('l-lrr lic,rqnizionc'spir;ri'.rÌc, e cice quella deÌ1o storico
rìtll';r'r, piLI nrrrtìi rrrrr lri 1uttr. l.rriqi l,an,ri, ebbia coinciso con il concreto atteg-
gi;rr-si tlt llt Ioliriclrt di rtg;,r,ttt.rtzir,nc crrltLrr';rìr: sor-tc sul finirc dcl XViII secolo.
I i ll, rilrltuzrr;.ioni rli rrrrrr Ir;ssììrilc sli,rl,i ,, rlt'll'ìtrrlir > lranr.L<> incrociato così le arec
(-l'crtlr (l;tìl(' . st'ttolt D :ìrlisti('lì(' ( ìrri r,,i ic lrt' -f rtto il lcssico museogfafico nasce in
\()\iir117;t ilt tltrt lì'o|, r';t, t insicnr, :r rlLrtìl'oPrra, fino ai < cartellini > che oggi ancor^
('()tìlll\s(gtl,ìrto il crtt'nrrirr() così cìcllo stuclj.)so chc dcl trrrista. Alla dimensione pro-
lìrrr<lit t'tt'tr.t;rol.:'tìc'clc'll'r st<>ria risl-roncìc.'îppurto la nnova possibilità. che il museo

I tltttst'tt t'ìsporrrlr' ( ()1r I'in\ ( nt:ìri() clt lìc 1'r, crrìi;rrjrlr < locali >, dando così voce ad
'r'i t'ilt.r . sì prrr,lrcn clit'c rrtl ogni petst dcìla 1ìttissima rete creativa italizna.

"riltì si l)tr() Piìssitr( sotto sìlt n,,io il trrtto chr', Prol)rio sul finirc del Scttecento,
t.tctl(]tttl,r r (ìt'nr, i\litrr, ir,rr:r]t r:rc<'oìlc c colìr'zioni, luc]ci c aggregazioni, che pure
;ì\ ( \ an() ;rr. rrto nirscif iì, \'ita ( in nt,rlti ctsi àltchc vivida fortuna nei secoli prece-
<lr'rtti. lìipclcotrcrt'lit tracci2r piir ci'1alr ma arrch('pìir ricca d'arte e di eventi cultu-
rrrli riflìrta r'lal cr;llczì,rnisnro c insor-r.rn.::r rlirl fìrrtrrtrato rapporto fra artista e prin-
L'i .,. t.ttr c!rì'Ìl(, c,r.ttc it-l-tputcgeiabiìnrcrrtc ha Èrtto lo FIaskell, significa certamente
ri1 r).1 rrì1-r rul \(r-siì11[c inrlroncnfc cìc]la rrostra storíiì dcll'arte: la quale, pef essere
rrssaiIiir clr, rnrt strrrirr. c'lctrrrlnrcrrlc I'cr.rrrrr-rcrnzionc dcgli oggctti di quella storia.
\i;t i ;trrclr, ir( r'( \\ ìr ,r t-jD, ,,r, ' I ('()rr Lqr.ìì, t:r tica l;r tìrln-ra ptrbblica e cioè poli-
ljcr, r-rtlrLrr-,ii, r ,.,r tji r,\Jrriì ().rì rli lir <lellc ilj;,irrrirr prirrllt, si diecìcro sia eli stati
,1,, l,' ( : rr,'lr, ,1rr, ì r't'ri t' prr>pri repar2rti or{t2r1li di potere culturale
q'l'1 i-1,1-1 ,rìr) lirilri-,r sItt-ic <lulla (-r>rtrolifìrlnra rì (lu('sta llartc - gli ordini eccle sia-
sttci. t gr:trrtìl slcìrti rt'ligiost'('arìch('t:rlrnrc'rLrtor-itrì r-cscovili o curiali. La storia
it:tli;ttl;t a (-r)\1:ìnl( nrr'rrl( :lîtr'î\ ('r'sitliì (l:ì utl;l rL'lc in-tlroncr-ttc cli bandi c di grida, di
l.rovvt'tìitt-tt'tttì c tlì lc'gui, cl-rc da lìorna allc l.cg:..ziorri, dalla Scrcnissima a1 I-om-
ì,rtrtlo Vc'trito, rlaì Rc'srro rìclìc'l)uc Siciljc ai Ducati cmiliani, alla Toscarra stessa,
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r / tr Pth47.rt I )ot it- l)ottf lti/l , itt /titt...;',t rh /
(-r//t.gir /l.olrdt/o, tì ttrl))/ito /tt//ort tttt r/t//L
t//(t.<<io/'ì to//t7.ìottì l'rr/t rfu/h ll.olta />orr/ifìcia,
rit cltis.;ittttr rli u1>olanrì cLe ratttro du//t ' Zitt.qara'
rli (-tran.!!io a/ 'lLi/ro!/r rli Ittrtocetti.o .\''
fu/ I't/oq'.r1rre1,.
\rlh lò/qqro./ia, tltto rcorcio fu/ 1>riuo bmuiu

r/t//tr ,q,r//ttìa rLe .qinr /l//'il//onto a/ cor/ile
r/t/ 1t,t/,ri.1.t. , 1 .tiuis/rt, rrrt btrr/o r/i O/iltStìt
| ) 

t t ttt fl.ti /j, de //' A /,gdrli.
/t l/ 'ulortt rful/n (r/1u i,r (.r/ottrro.
I rtt .qrttrfu gt/ltria .l)r nt/ì;.i.rr/,r ue/ 1u/,r4.i.a
rlt//t lìtni.q/itr totrottd ler dilre /tru,2o r/la nl/eliottt
ì;'i;itr/,r r/,r Cìto/,rtlo ('"/,ttut,r /;/tirt/a a
I Li.',ti//t', t t\tt ttt tlìtì,t.!:it/.t/tt rl'/ t i0J ? lt'r
: ,'t,, t/ \ I J/J 'tto/o rrtt/i/trì lto/it'rt r/i t'i.rit,t li
tìi ,ti\lt (' rli rnnirti r/i cl//tl rt. l:tst ci resli/rtisca
,,;sl,i;rrat u rril iltorfu//o pt'e.c.roc/tí it.ros/ì/trìlti/c
tit : t//,ti,t /irlr'Ltltui.storia L tioi t,ittco/a/t

. .t,/ /.:.., ,t,. . t ,,,,,;..t:it.ut.

)"-!{.\
À. l'?

-\> -'. -:-Fr^'\

-' t\:- *-' \:-=\

intessor'tt.r c or(lisc()n() Lrir:r trirrnlzì ir.rccssurntc dì volontà, di disposizioni, di ordini c

di suggcf inrcrlt i. NcssLrn() pr.rir clritclcIc a qlrcsta spcsso ste ntorea te ssitura di im-
pcdimerltì c di dir icti cli calibr<; cllcttivnmcntc manzolliano - di assolvere fino al
iìrndo doveri cortsct\1rti\ i c cli ttrtcla: nunrcro!ìi c clzmorosi son() egualmente gli
ltbttsi.'['r.rttrrrilt, tlLr.*tihrrrtli ( (]uLst( n()!nì;rtj\r'rìì()str'2ul() tl i sultcr costruife giorllo
clopo lliot'no, rtllì:si ('()rìr \(.Iì() st:rt( rlle crrìt()n2rle () rtllc p()rlc delle bcttcghe, r,rrra

cos:L cht si c'ìri,ttrtrr ('()rì()sccnrl <lcJ Proìrlc'r-rl e chc rrlla finc dir'.iene essa stessa prolrìo
cli cott.tport:tnìr'rrtr) (l(llri societì. l: rero clrc (lr-rcst() prolìlo è uflìciale, almeno nella
ptìnrrL l:rsc, clre e t1r.rrlla tlcll'cnrrrnazione dci bar-rdi. NIa si rifletta quar)to poi:ia
ricca, chiatoscLrratî, c dcnsrL la fàsc chc scgr-rc, rlueìla cicè del risultato di queste
ìcggi sLrl ;rtrìrbìico, sui collczìoristi, sr-ri pittori; c arìche sLri mercanti, i trovarobe
c i r:irertduglioli.
r\ll<:r'chc lr' ;rrinrc l, tvi rì i ttrtclrr si ;rlJirrrrluro :r suqgcrirc nominalmente gli oggetti
<ltlì:L t.r'r,t-ri:, ,'ì : , , ,i , r 'Ll ,irr, llsì sullc cartc ingiallite dal sole e dalla pioggia
il rljcrocosrtro cLulìt trcrar jgiic <lcì nrorrcLr clcll'u<;rlo, trna gigantesca e mobilissima
)t'//ttl([kt//)/1//u', irL clucslo \rcss() nl()rìlcntu si clircbbc ellrìnciato di fatt<t il sistenra

Irrtitflìr(), rlì(l(rtlr,1r,,,ìc,,. pr t ,.rtr rtlrrsL'(.). ì)cr clualuncllc rnLlse(). Gli oggCtti si ac-
c()llìtllì:trì(, t rri .Lt r icitltr,, :r<i :Lii ri ('!l1Ir'1[i, lc' nrirtcric al lc n:atcric. Nascr:no su gì.re sti
;rslr('tti lr:r;,irrlì, ntrr itrrli.c'Lrrrl:ili. lt rtg,rlit,rlt.i<;li ti1--t;ìr:uichc, si rirrsscttano idati
,ltll'irti-,,r,-1,171,111, li ,ll r, l(i rl,ì1):ritirìL nrr'llc cr)nlini al patrimc-rnio tesaurizzabile e

lrtsitrglr lltl , r, i,1ìii 1: ,rr,,: . L ,i.,l,r i rÍtìr;t lì;r1i1t, il serrso delle origini e dell'idcn-
tità. I brLrrcli 1'2url)r'Lserìrrrrì() irì (lrì(\r') \crìs(, rLnchc iì diagramma visibile clell'infit-
tirsi () Pcr c(,rl\ ri's() (l( | clir-:rcl:rr-c clcllir rrczicr.rc di l--cnc altistico, e di quella più
rltst't cli l '.lttr'itrrcrrjo l: lo irtrttttlrr,,r rli i;,t'',. .li ,.iirìtto ult[r() Lìl-tpefincttcr, un'afea)
LIrL c()nìl).ti tinrt'rrlo clrc rlrr clr.rcl rìorncrt() stcss() a\:tà clunquc diritto a sentirsi op-
po1'ttrllanrctrle r':rpprc\('rlt:rl(). Llsciti cìall'archc<llogia del sapere, imatcriali della cul-
tLrla si îppr!strnl() rr otgrinìzzrLrsi ncll'ìstittr;,.irrne, l-r()mossa dal pensiero del XVIII
r cirl.. i:i r, rLl, rii i',,r 'r-,.r. ir,tli :t\\:ri c()tì\r'iL (, I ll(lt qLltfdàfc, Uiif pcrfettamente

ri{'()rr(,\( rlrlr. t,,.ictìrr'. .L lì.irrir. ti;Lllrl s(ccrìcl2r lnrti dcl sccclo, esse fbrniscono un
;ìlrP()rto insristituilrilt' rrllrL ro;rrt;nc cli bcnc cr.rlturalc. D'ora in zva'flti, questa no-
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l/ li /à rfu/ lÌt//reo, ìltleÍo conte /ab0ra/Ltt'i/),
i f itt/t,ru /raltu rfu1 pa/rinonio cl)e asJlilte
i Li)1t//rri li tttta tos/attqd c0î1/t/ile
rlì rlotrrtltn/o7.i0ile, untJrird<j0ne e sltdia :
/t/t Pr/t'/iIo/dft potÍo t,ì /.tatttto anclte i 'lesori'
rlt//t tLiett, l)/li rli re/iqtie, are.fìcerie,
tttt't,li, (tf))t\'ìurtt /rt /t pìù ttr/iclte
rl, //,i',,,t', t i,t:,ìr,trr'.

7 I urei.iu, ,\trtr .1[arco: t/tt uatxo del Tesoro,
// r,rttltqqqìo rli (.otfuttÍittopoli del rzo4,
r/trt'ttrt/t /tt qtnt /a Crocio/a, cansenf ì ai ueneqiani
rli ttt/r'tt't, itt pos.rts.ro de//'enorne pa/rinonio
r/t.g/i ittlttrr/otì rlì )ìi.xrttqìo. I/ 7'esoro
tli .\rtrt ,llut co ò cor/i/trilo l:er /a sua mnggilr
ldt /( lt o.qla//i li /à /:rouenien/i in qrc/la
trtrtiio,tt: e f)'a e.r.ri si deuono cotilpreildere
tut(/Je i (/t/t//)o cotcr//i c/te s/anno
ttr//tt llrtia/t rli ,\'ott AIarco, arigitra/i
rl'ur/e ,g cttt rh/ I I'' secolo (o.o1qi, pet natuali
t tt.qiotti cotttt't ttttiw, ri/ira/i trc/ ntttsea inÍerno).
,\' l-t .\. ,\'iurlrttte, tuta de//e 7iù preqiase reliqùe
t)'i.t/itut(' rlt//' Occirlu/c, es/>osla nello cappe/la
tot/t tri/t tlt rbrt){e /lo del Cmrini nel t668-94
Irtt ltr ttr/lulra/e e i/ pa/o14o rea/e dei.\'auoia

zione acquista i connorati scientifici che ìe sono propri, si coagula nel concetto
(per ìl vero sempre un po' tesavrizza,îte, ma insosrituibile) di patrimonìo e si di-
stcndc lultgo I'arco vastissimo delle discipline. Il fatto che caritterizza i'imn1cdiata
tortuna del museo è la su'a capacità cìi csptimersi al di lzì dcl libr:o c della carra stam-
p^t^,ttilizz ndo la prcsa dircrra dci rn:rte rilli e cl.llc non mi_
stificabilc. Norr è LLrì caso sc il musco propriu in q forma e
lbrtuna. Ii suo modello esalta infàtti la ricognìzione ediara, il
sàpere pra.gmatico, la scjenza dei lavoro. Crcdiamo assurdo
scqurtzÌrc a pensare, come pef tfoppo tempo s;. è fatto, che la nozione di bene ctrl-
turale non làccia parte di una piir vasta c coin\-olgente idca, I'idea stessa di cultura.
Soltanto a questo patto, la _riflcssionc circa qr,rcsto ormai antico ccl eppur scmpre
inesausto stnÌmento cuÌturale puo tornare utilc.

assoluta Prccisione, sempre di coagulante densità. critica. Un reticolo che ottima-
mente serve il vario atteggiarsi dei dinamismi della mobile società europea setre-
centesca e che fornisce all'imponente letteratura di viaggio e di conosceîzí- ùrr
ben orientato supporto, uo regesto corretto degli evenii-dell'ar:te e delle sue av-
venture così ideali che, forse soprattutto, fìsiche.
In questo senso, il museo che si qualifica in Italia sul finire del Settecento come
quello nato sulla spinta di propul oni politichc (la campasna napoleonica d,Italia,
ìc sopprcssíoni dcgli ordini ccc.), reccduto de I resto da altri tènomeni che talune
culture riformate avevano aPprestato (vzrJga pcr tLrrri il N{useo Pio-Clementino in
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9 Toritto, ,lrueria reah /t trltrt/tre a//e
fan/ì /t,'/rt,r/ì r /t rt/rittt terr/r'a/i de//a Gai/erit
Jjt'uttltott/. ()rnrlrerit c orTrtrio l)trotto t/ t rrtt/rt r/ì
Cdt /o /:ttttrtrc/e I, tol/ocl/t cotu'eratto ttt//tt
.yn/h't irr r/e / ctts/e1/o: nta f rr Cttt /o A/lnr/o
arl is/i/trire (nt:o ì/ tt'J)) i,.jtlttrìu
(recetlettten/e rerfoilrold) e /a Pittoco/eca
.raburda,
t 0 Jtt rruf ttrt r1'oit,,t't' rf tf t'rr t qqqì,t ltnt lttttitt a
Crtsrt /rt C'or/t tri/u la ltri.qi l-dttri/e//i Pe)-
atlorr/ti rli Ctrlo J I I li Bur hotrt' l) t il t 7;.2
e il r1;q, i/ pa/a7g1, ceil/ro di ril iîttÍ)oneille
e rnn rea/iq,7,a/0 dire.qto lil)anirlico,
cosfilri.rce cut il porc0 /tl gr(tildior0 lilode//o
s/orico e nilseogrdfic0,

\relle pn.qirt .re.qrcrr/i: t r 1/ ,u/ottt du ltt/1o
r/e/ P,t1,t;'X,, t,,t/t li (.,tr,tr,,.lìrtt;i/r, ll'irtl0tteu/(
cu.s/nq.itttt' tt/ /eru/ /(tîtt ttof//1ti
lt C'tt /a r/i lJurbotte t r/itcnrr/u -ttt/c
di racco/te d'ar/e. C'onte è tolo, i/ trtrc/eo

15rittci,tu/e de/ 1>a/rintottio ttal>o/elatto ò cot /i/tri/rt
l,t//,r LoIh ;'i',t,,r' lìti r.r,iiitr,t, it,1 11t1t/1t rh Pto/o II I
ed tccrtrtit/rt st/ner,intuctt/t. Ii 1t,r;t lttotit,,,
prouettiatt/c r/t l)trtta ( tltt), /rutò tilrrr rtru
frint ,Drtcrtt iu .rerlt ut/h rucIl)id rqqqid: r/thi/o
rlopo .rì pronidt a ldn o. /,t/ì/) rrì lìltitt/i
ttt/ 7,r/,ti7o r/i (.,tlurliuot , ittì7.i,rt,, ;it/ , -1r1.

t/ .llttto rli (.tporlìtt,,tt/, L tt,rirt i i,i/itt/i/r,
e rut/(//tt,//tr iit ,lritrit loft.qtrtt'tr ltrIr-t7)
e co-s/i/tti-rtt trtrt frrt /t ttr/ì
tttrseotr,tlicltt, rli tn.qqiar prct/iuiu itt I/tt/iu.

Ytrticatro), c'il tttttsr'o cìrc ttttqli. rrrì:r, l,t -l,,ri.L , l. r,r, iorri. t clrc pcr qiLrrtrr nc]la
,r::ìttitrr ,.1t triì;t,tt,, put' l)ti\tìtgr;i1tl9 tir l:tttr, :rrc'l,tr;ir;qirr ( l)itlLlf:t al)prcstî
trlitit,'i r-ii,,l;i ,r.r,tL i'iLr ,l, lt r,rnriiri t rrr,iiriqgutti cltil:r ritrt rL.qii rrr,ntrni, clìe nOn

Lcì Lttl:t;t.lt,Li,.r ltitrr,i.il;i.lr;ti:t lÌt (lu(\1() srrts(). lit r,r:ttt,l tlcil'isrittt;zitrllc consct'-
\itll\lt c (-(r|rrltîtìl('tìl(', ll(t-ltrlr) I t(-i.,,
'ììlti, t'r,rl ;ìllt(lt.lttr.r (,'rt\|..
clcllc l>r'llt:,2:r
il,', ,ilict rriir irrr|t!rrirti\() 1.cj-ìrr nrr.t.it;Lrlcln-,ust,,r è tltrtllachcdorrenlnr()clrianrarc

r., r1, i,,,r rr ti\tic:t, c cioe il chìrogratìr di
rt. ìl'rtrr'ro t Slz Irt rt;r]tì 'r, ììr' nretri rl,.l

\ crslrrsi tLLttc Ìc più clabo-
rr.sicLrrrrr,'irrìo irllr cortc rom2rna I'ultimo gran-

r rLlort cultur-lrìt, l.'e sltcricitzzt (lcl (-lrtor:r c clcl \ri-

clirtrtt:tre Lrl() slrLìrìì(ll,r ,!,1ì''.t-, rr, cìi eirilr:t
i.ii,. t l-:,:rLil.ì.lrrtiiLL, (luLSi() \LrLttr]enl() cli

, i. rrc cirìrìr() clircttrtrcntc c SCr.lZlr csit2tzioni
i ii,.LiL 1'.Ì/r,,ir( \ri(tìltirciL trl i!-tisticlt. ll l':ì]r1)()rt() ir2t nìLtse()

,, rll;rr t, ri ]rti( ) 5L Iììl)t,1-e iclclt ilìciLzìt.r1c prezioslt dci
I rì, ir lr . pr irrtìgc1i:t e ipsgstittribjlc dcl mqsc6
\,r,rl r sis,.e ,, :tlrìrilin'icnto )) ntLtscogl:afico chc
cittrr, ti i:rlor'e cljclattico c scolasticr, di quest<r
\la rrnclrc rìcgli inscdiîmcnti minori o addi-

,ll||rrlr 1ii,r \orr lt sitrggc tutt2tr.izì
, , rlti lir.lli clclla qLurlitî ('

rr()rì ficììiruìrì.
rtr-tot o lutiqo

s|tCit lelìt' Iirr -r'rrtcli
cle lI'inizirrtir ir cuìtur'2tlc.
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rz La sala rolonda del Muteo Pio-Clementino,
tln ùailo, coperlo da capo/a imitanle ìl Panlbeon,
coslruilo dal Simonetti nel quadro del riaretlo

lf,'
fii

I'incarico della progettaqione di una nuoaa
rcde di quello clte sarebbe stalo cbiamato ìn rcgilo
mttrco Pio-Clementino.
Il muteo, un modello deslitalo a durare come
esempio etrroPeo,fr ereltofra il r77S e it r78z
e a/ suo nto contribuirono rcienqiati
come Cio tlitta Visconti con il fglio
Ennio p

Fin dal IZZ2, e cioè dalla ropprersio,te della
Co sa d'Aastria
at)e o edif cio
di olîre alla
biblioteca pabblica, un osserualorio aslroflzmico'
l'Istituto Lombardo di Scien4e e Letlere,

I ia di Il nucleo
ti be not ul Jînire
, ttuÍÍo uiceré

Eugenio di Beauharnais ideò dì costitúre
itt Brera iln mt6eo capace di rapprereiltare
la sloria dell'arte dell'ùtlero Regno
Italico. Il mrceo fu aPerlo al pubblico
il tJ agotto t8o9.
\tella fotografa (r1): la statua di Napoleone,
del Canoaa, nel cortite del palaq7o di Brera,
a AIilano.

:irtura in queìla profonda Italia ove proprio in questi ^îîi Ia nuova dinamica dei
commerci e delle viabilità innova processi di trasformazione irreversibili e crea
:rotbnde sacche di abbandono periferico e provinciale; anche negli angoli ormai
.:u riposti dcl nostro p^.r. r-,,rÀ r''è colleziònc, nucleo, o coaguÉ di ópere arti-
.:icl-rc oppr.rrc di mcmoria archcolosica c storica che non faccia acclamato riferi-
:rent() all'educ ziofle dei giovanì c àlìa p()tcnte costituzionc di quel Ìume incvitabile
--hc ì'isrruziorle portcrà corì se, per il naturale < progresso > degli uomini e delle
:..,mr-rniti.
Lr1 nascita dcl museo è dunque il punto superiore di un diaeramma che già aveva
"rsto dipanarsi una conosccnza storica rnodellata s;ui luoghi e suìle opere così pre-
z:osa da dimostrarsi osgi arrcora int:rllibile. Il musco si propone, certo, anche come
ìirunrcnto modcrno contro la perdita clellc c,petc clcli'lLrtc c c()ntro la loro fisica
cccadcnza. La consen'azionc, dall'igiene al rcstauro, e anch'essa disciplina che si
:recisa in quelle sale che a lungo terranno il luogo del laboratorio e del cantiere
j: Ìavoro. Dal mtrseo, il processo politico della conservazione si dilata alla più vasta
-lea del patr-irrrr>nio. L'<;rgr'niztzrrsi della conosccnza sccc,ndo modelli intbrmatiri
:-ndc naruralmente possibile scoprire che, ai di 1à del risentimento patriottico e

:.ll'insulto patrimoniale, la deportazione delle opere d'arte, il déracìnenzent degli
:','enti artistici, ecltrivalc sol)rattutto ad una fatale pcrdíta di infbrmazione. E sarà
-: rprio uncr studioso tiancese, il Quatremére de Quincy, ^ lîtr^pîei-rdere la piìr
.:canita difesa dell'ccluazione fia spazio e tempo, dell'intersezione fra storia e luogo
--:-,- I'opcra d'altc cornc ncssun rrltro prodotto Lrmallo rcndc concrcta.
i:r questo senso, ia tasticra del primo musco pubblico, sia esso realizzato - come

= Roma o 
^ 

Firctlzc, a ltfilano comc a Bologna, Napoli o Venezia - sia soltanto
:j:rliÌginato e sperato, rende possibile alludcre anche a capacità ulteriori. L'iden-
.::-rcazionc con la scuola è efficace, certo, soprattutto nel caso sin-rbiotico delle ac-
---.dcmjc xrtistiche e deÌlc scr-rolc d'artc. ÀIa non si escc mai con qLrcsto richiamo alla
,cuola e all'edr-rcazione, senza cbe di quest'LÌltima rroll si sia suggerito anche un
:::irto materiale. Sc abbiamo dianzi rammentato che I'orgarizzazione è di sapore
.::rr-opologico, cio è avvenuto alìche per afrermare che il museo si presta alla storia
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- ":irt. c(,i'nu c()ntcfnpornncamcnîe irlla sîor i,". cìc I lrrr oro l r sr'lltcitazir;ne chc ì

_ cLrmcnti dcll'eti Pr()1j(rng()rì() i !iLi!ìia riroìLli rì:ÌtLll'tinicnîu iljlr,ltigirr:r.to. -\Í'.r,t
. -c:lc accorgcrsi che dictro a qucstx, che è la faccia gir-istamcr,te llr( cìLrttir l cltl
-: rbìcma, sta zrnchc I'intcnzionc di assegaarc al rr.usct.r trn siqnìlrc;tt,r 1-.iùr clccis:r-
---rr:r. sorrjlnrcnlu nì,Itcri:tlc: cf.rrllo cicò cli lrir,go rlr, Lìr! ('irrìii,rr', ritrcllr; clcll.,

''t. irri t.,r r'ìrrtr, i .i'oi ì.cz;rì nrlqlìo,i: rrr. ii l;r\(tr'(;, ilLi() ir\:,crlrire irttll\cl!() I'e-
--:-ir-rrz2r i,l'i.t'i:'ìlriî nr.ttLrìit:jì r:\1. ]rrìrr:t itr.crrra, i mîtcriali - cotrsidcrlziorlc c

-' ,irl, nra bcrr niu b:rsilelc 6lj qt1r111; 1;ggj rrorì inrr.ngiriii:.nrc cr id.cnzi:trrc lc lolo
-.jbilitlì c cirl)lLri;Ì r rì,,ir'lrr:onrnlt lrr ,.', i' . ll, t-rìrlc >, cl.li.'tlirr,lst n-rl-

jìr(i\i.r':i r Lriil llr'.U:L clrlrtile 1:oLcrt,ti:Llitti r.f,j L.. r\.r.
ì J ÌroiL() ciiscrisst.r pt-,co tlrcl() lrur-il nrrrsco italiano - dcl prr:glcsso c\roluti\()
- .,rLchc dci sintomi inr-olutir i chc lccomfirgncrînno I'istítn;,ir.,r-rc lucrlo ì'intclo

:occnto c fir-ro ali'cti 1-rost-trnitarirr. l)iu tìcil. srrrt l:l:e :rbbzrr:clcritlsi a it't;rrie ,

:lú sPe:ìso sì ò ltttr-r, circri l'npprrcliza cr-rntir-s:r c ailastcllata cli crr-ti lucgì.i clclllt
.,ctta e dclla conser\-?rzic)11c chc, irvt:cziti dal dccoro clclle città italrare, si ìntitr.

-:-- ) soprattutto ai municipi, alle virtu civiche e alle prestigiose garanzie storichc
:clali che scprattutto nel medioevo sembravano agevolmcnte recr-rperabìli : pcr'

. natutalmente di quella democrzzia pcrfetta che jl libcro comunc, allche attr:ì,
,:.o la voce del poeta. a\:eva identificato e r-issuto. È.-"ro ed è argor-rcnto rui

- :, hìsoglLos() di approfìrndinrerlo. chc il lrrr::co cir ico itrr ìi:rr,r dr,pt-r l'uniti nr
:.a]t.ecir'icì,r',,:',..,-\,,| ,, ì , ..'lrr:rir:...i; "r'Clì.ac(,llrlìili'ì- -^--:-u:(-lìtall;za dcllc cir iclru r irt r-r. Lrra nrr,l1() l)otcntc gli r-icnc n ztclialmclltc fìl

:-. drlla liqtLidazir>ne dc'll'assr: cccìt.ìl.ticr, rÌc1 rtì(-6, c cicc clalìc cosiCclcttc lcgsi
-:iivc', lc (luîli \crsîn() nu()vi imf()nunti nì2ìteraLi strrrici cd rLrtr'stici lì lr,rt;ql

, .-r consctlirzir;nc, clucsta volta ìcìentilìcati nei musei e nellc pinaccteche civicLt
r.:lornc1lo divicrre di fàtto il sccondo gtandc imPuìso urll:r fì;rnr:lzit;rrc di patl

- :--: pubblìci t .,i clllcc;ì at Iì.ì('ro cli ccltto annì dal primo, costiruitu c()lìle sj

ì.:ì-,!rì.i, ; j.: ,\ .(.r1.,,.. j,lf i nriltolcor,icìrc. Si è soliti, irt pt-oposito, avanzar!
,.:nc illa:zioni circ:L t .lr(uì. iÌ trrr;rlitir e ìrr ltr,clilrL p.litìc, rli cìucsta clcr<;luzior:.:
:pì sarcbbcro infirti jcrtsr rrr cLrr tl tr:rsttrìrrc,ii,,.trrcbbc c(irls(guit() ristrltrti
,'irtlso c dj illcgittinrzr r cndita, dccisa a vilrti;l{si() cl, Jle t \i:Lrsi(- (i-5:r' ccrLunlLli
'lrrLlja rli Quintino SeìÌa.

.4ccal/o a//'altilaqiotrc de/ Canotta (ttaio a

Paxagrro ne/ r 7;7) clLe ntartlieue atrcora i/ stro

asfe //o /t adi4iotra/e, ti /rota /a Gipsoteca e cioè

/a ttcco//a dì trtti i node//i itt gero e irr cre/a
de//'artirto. l)s.srr i s/t/o cor/i/trl/ti ttL/ t ,\'1 t
la G.lJ. \'ur/ori Cttrtt'n, tte:ctt,() di .\littlo e

J)'ale/lat/ro rli .'lu/urtio, cl,t Prot,ttidt
a/ tictrstu,t tli /l//i i ttrr/eritt/i lirfurri Dolro
;t/; )t\ltt//Ì,,,1 '.,tt,, ' '.t;,, ',, (,ìftrottCtt

lit i,it'tt//,/ i t \,tilii /iti ( til.illil(t/(t i t/ t9f7
du C. \Lttr l,t.
)'e//e Jòlo-qt tlìe:
I/ rcccLio nlone lella Gi1>nteca (fot. t 4)
e ilua il(tn<d de//a casa tto/a/c del Canoua
(fol. ty).
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Itfa non si può tuttavja dimenticare che, dal r86o alla fine del secolo, il fenomeno
.:: i()rÌazir)nc oppure cli consoìidamento di < stabìÌirncntí > muscograFci di inte.
-':. l<rcale, lu cvento granclioso, riparLitt>, e in molti rncdi anche eflìiace. In quesr'
:-rri si rcali;rza di fatt.,-;, tutta la sirì.ÍtrLlra poltante della conselvazic:ne locale italiana:

' itttìr;t:'.tto rilt toclì chr- hanno r;bicttivi ir,didzzati alla storia e alla microstoria;
-: creîno presupposti agÌi schcmi di una possibile partecipaztone cornunitarial sj

--,rllsolidano lc prospettive di unr v(rc^7jcrì... r-iiciattica dc1 mtrsco, esaltzrndo il r:r1,-
l\lrto cOn la sc,tt;1,t. iri-L.,1ir;.rLlr-rtt(::i clrica di ntrOve incentir-aZiOni il pOtenZiaìe
:crlologic() o alnrcno artigianalc che il musco deticne da sempre, ma chè nel pas-

'-:.r) aveva per lo piu filtrato attraverso gli strumenti della quadreria e della rac-
- 'lta archeologica. Se si riflette sulla necessità che la giovani nàzíoîe esprimeva
:: Jegarsi pl'ù srrettamente e irrrimamentc:rll'area del proercsso tecnico e indu-
'-:iale europeo, si scorgerà il musco civico italiano 

^s.rrmer", 
soprattutto nell'area

--,'ntinentaÌe pedana, ma anche nelle altre maggiori città del ce nrro, la veste di col-
--:,rr-c di cspcricn;zc connesse al mondo del'lart-rro. dallr i.rror.l)iiorìc tlci metalli

-: ,rcll:r cltl lci::rn. d:'.ll'arrìq-iriinto clci tcssrrti a qucÌlo delle cerlmiche o a quelì,:;
-:rl:r carta. Jl crrÌìe:,riorismo prrbbìico c 1l-ilato infittisce di Ìegati e di clonazioni
- -esta imponente vcrlina deÌle virtu della città, pasr^ando pcrìe vie più strane e
ir rare, che includono perfino raccolte di scatole per fiarr,miferi o i1èredibili flo-

:. tei di chiavi e serrature. Ma con essc, che sarebÉe comunque stolto considerare
. n Per-tinenti, si sposano le prime irnportantì collczioni di totograhe e di negativi
- :ografici; si depositano con ir-rt cìligcnza storica e scientiflca i prìmi segna"labili

''-rlr:rti deÌla erafica nubblica e delle alfiches; si accumulano lc ti:sril:oriinze fat-
.-i stcssc del mondo politico che ha éondotto ìa borghesia italiana alla realizza-
ne dell'unità n zior'a,le. Tutto questo viene eseguìto ., i.r qualche mcdo, soclcii-

,::r() - nonostante l'esiguità dei mezzi e deglì strumenti e l'insufficienza presto
: - cÌ:rta delle sedi - ìn conseguenza oppure in parallelo con il fiorire deile grandi
,-:osizioni di arti, di ccmmercio e di inclustria: vere e proprie dichiarazióni di

,-nzione organizzate dalla volontà di avvaìorare lo sibrzò industriale e commer-
- '-- italiano, anche a fronte delÌe recessionì, delle crisi economiche ben note, e
:, refluire cosi frequente dei capitali verso il corso più tranquillo ma meno remu-
::.rri\ o degli investimenti agricoli.

. :-,u:eo civico, inoltre, e quasi immediat2rnente, si mostra in grado di accogliere
'.--:re idiversi Jivelli storici di documentazione della città e del suo terriiorio,

- ,,-1sr spontaneamente emersi con l'avvio dei primi piani tegolatori e dei conse-
-'-:'nri sventramenti ed abbattimenti urbanistici. Portali, lesene, capitellj, finestre;-: ancora lapidi, epigrafr, frzmmenti di antico arredo urbano, materiali ceramici
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r8 Parma, Galleria naqionale: la rcla della
Madonna di San Girolamo, del Corregio.
Dopo /'inaio a Napoli dei maleria/i

Programmata dat marcbese Taco/i-Canacci ìn
Toicana, e succesiuamente con /'acquisilione di
altre imporlanÍi colh{oni priaate. Alcnne parli
della Galleria - flon roltoposle 4 recenfe

'rammodernamenlo' - conseruano aspelli di
eremplare interprela<ione maseogtafca, ..
les!imonianza delle attenzioni riaolte all'istilulo
da Maria Laigia e del riassefÍo generale

inlervenulo nell'altimo decennio de/ seco/o scorso.

o lapidei, prendono ad abitare questa sede cfferta cosi al patrimonio senza piìf casa.

In questo-senso, la forma che il museo civico assume è sPesso I'immagine della
buona e della cattiva coscicnza urbanistica c culturale della città e dcl suo cresc€nte
..uburbio. A questi corredi, che tali divengcno nella loro ccncreta rrruseificazl'one,

si aggiungono presto anche i risultati delle prospezioni e degli scavi archeolcgici,
guidati non piir dal caso ma da una precisir discipltna tccnica e scientifica. L'im-
magine deÌla città, la formz urbana stessa prendono ad abitare in tal n-rodo le sale

dei n-rusei, slbrzanclonc talora e spcsso I'antico, pcrdurantc significato storico e

qualitativo e trasferend() I'attenzione verso i territori tuttora latenti poiché ron
affrontati 

^frcofa 
oggi, ma ormai necessari, del iuturo <, mlrse o de lla città >>. Così,

fra documento artistico, ors niz.zazlonc tipologica e prciezicnc trtl;anistica, il museo

civico assume valore davvero centrale, umbilicale, dcll'crsanizzaziLle della cittàL

moderna. È molto difficile che la sua presenza possa essere elusa, dal visitatore
come anche dallo studioso, anche se è innegabile che pfoPrio su di esso si sono

affastellati taluni imponenti, o addirittura inccmprensibili ritardi culturali. II museo

civico si colloca infatti al crocevia ove la dimensione storica della nostra esist€nza

collettiva vien posta alla prova delle grandi trasformazicni scciceconomiche, di-
viene documento ed exempllm per nuove produttività artistiche ed è costretto
pef giunta a tollerafe - proprio per questo suo concfeto im.pegno - le accuse e

ie l.riiale delle avanguafdie ;ovecentesche, tfopPo sovente < ìiberate > sui margini
di una libertà innovativa di critica demolizicne del passato, non importa in quale

modo. In realtà, anche per i suoi indubbi connotati di emporio possibile Per ul
ottocentesco < caos dellè merci >. il luogo deÌla testimonianzz civica allaccia gli
interessi della cultura storica con quelli della tccnica c deìla scienza. E sono gli
interessi che, in parallelo alle grandi inchieste conoscitive dello stato unitario ita-
liano, possono consentirne una conosceflz Per altre vie davvero impossibi'le'
Propriò a fronte di questo ulteriore fenomeno museografico, il secondo nell'ordine
dellè grandi socializ.iazioni dop<-, il museo settecentesco e della nascente storia delle
arti, Jnecessarioiniziarc una riflessione che, da un lato, metta ognuno in grado di
comprendere fino in fondo il valore della Proposta di metodo e insomma il < mo-
delló> cultutale che cgni fondazione ha prodotto; e dall'altro renda ogni deci-

sione attiva, oggi, conscia e partecipe delle caratteristiche insostituibili del modello
stesso. In questo senso, nulla è piùr ptezioso fammentare che non il fatto che ogni
museo, proprio Per essere Proposta di età e di volontà, è scclta oppottunamente
culturale. Solo la disattenzione putr allora indurre a ritenere superabili questi na-

turali confini, i quali peraltro non sono affatto costrittivi se chiaramente identificati
e riconosciuti, ma anzi tali da dare maggior risaito e nitidezza alla sccietà cuÌturale
che vi ha versato le proprie scelte, vi ha operato i propri giudizi e inscrr.ma hzfatto
di quel luogt-r i1 callticre attivo della propria ossctt-azione stilla stt;ria'
Assai diverso è stato tuttavia Ì'atteggiamento assLurto r ur-:rr jl nrr,rseo dalla nostra
società. Si direbbe che ogni tentativo di rinnovarnccro rl:bia spesso risposto 

^Il^
superficialità dell'accusa (il museo è polveroso, il mr-rseo è sinonimo di morte) con
la superficialità di un rinnovamento di forme e di r-olumi, a null'aìtro votato se

non a << mettere ordine > entro cluell'apparctru ci;nlLrsione, senza riflettere suì me-
todo di quest'ultima. La carenza anche brutale di opportuni programmi museolo-
gici ha avuto peso rilevante entro la serie di rinnor-arnenti e di risisternazioni che

una certa architettura di interni ha risolto in qualche rara occasione perfino con
decoro, se paragonata alla inconsistenza delle indagini di vetifica circa la vicenda
storica del luogo, la sua sedimentazione parrimoniale, I'effìcacia stessa del modeilo
culturale che, a"l momento saliente della sua fcrmazione, il museo testirnonio. È fa-
cile allota immaginare che, davanti all'archircrto rinnovatote, pcco restasse da fare
se non accorìsentire a imponenti atttaliz,zazioni della lettura critica, a sfoltimenti
dei regimi espositivi, e soprattutto ad una tgienizzazicne e funzionalizzaztone degli
ambienti. Ma che un pensiero utilmente, concretamente architettonico sia nato e

cresciuto sull'attuale esperienza muscograÉca, davvero non si pur\ dire. Anzi, ogni
intervento di rinnovamento ha finito per adcttare le forme ben aitrimenti funzio-
nali dell'architettura precaria, contingente ed effimera, mutuata dalle mostre e dalle
esposizioni. Troppi musei, votati all'eternità, si sono così neÌ frattempo vestiti di
caducitìr nelle infrastrutture, negli stands, nell'uso preponderante di cristalli e di
materiali resinici. Gli atteggiamenti e le forme del loisir culturale, cui certo la < mo-
stra > abbastanza normalmente appartiene, ha consentito che l'occasione dello spet-
tacolo invadesse anche quelle sale tloPpo (( smorte >, illuminasse quelle opere troPpo
abbandonate. Il risultato è stato disarmante, spregiudicati e talora volgari i com-
portamenti, distruttive moÌte decisioni. Sarebbe stato sufficiente che ad aicune im-
prese museognfrche fossero state richieste le normali g rànzie che la legge imponc
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al privato, per evitare il lenocinio frequente attuato sulla spesa pubblica. Prcprio
attraverso simili mezzi, parte degli stabilirnenti mr-rsecqrallci in Italia, seducente
come una fieta campionaria, esibisce modelli di intel\-ento architettonico e ccrn-
servativo di bassissinro livello museologico e anche di mediccre levatura proget-
tuale. Il discorso potrebbe farsi utile ormai anche per tentare di risolvere molte
incongruenze di tecnica conservativa almeno elementare. Dai problemi della luce
a quellì delle escursioni termiche e del siusto ccntrclkt iqrcmctrico, è un arco
non grande, ma necessario, di espericnz-c cb,c dcvcr-rc, csscre atti\;ate e ccllocate in
migliore rispetto. Nei confronti dell'antica chiesa d'origine, ad esempio, parte del
patrimonio clei dipinti ha spesso peggiorato il proprio regime di sopravvivenza.
Quella che potrebbe forse disinvoltamente chiamarsi la iatropatoìcgia del patri-
monio artistico è ormai, dopo un secolo e passa di interventi d'cgni natura e di
molte chimiche, un fenomeno spesso e denso che letteralmente si riflette in modo
fisico su moite opere di molti musei. Gli addetti ai lavori stentano a penetrare con
strumenti opportuni questo problema, per lo piir ostacolati da scelte tecniche ed
architettoniche mal progettate e spregiudicatamente condotte anche neì recente.

Dopo le due grandi socializz.azioni storiche che abbiamo almeno sommariamente
identificato, e cioè quella settecentesca e la seconda immediatamente successiva al-
I'unità itzltana, siamo giunti certamente al terzo grande fenomeno di dilatazione
dello spazio di intervento e di manovra dello strumento museografico. Si tratta
ptoprio, ad evidenza, dello spazio fisico che sta attorno al museo e che ne circonda
le mura un tempo rigidamente chiuse, sia esso espresso in architettura, sia in piii
natutale paesaggio agrjcolc.. Tl primo rapporto che lo strumento musecg:lafr.co ha
avuto è certo quello con la città circostante; e già in età illuminista I'invaso con-
servativo riguardava proprio fa trama ripetitiva che le opere d'arte, tolte dai loro
luoghi d'origine, di quella geogtafra insostituibjle ripetevano al coperto. Venezia,
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Rologna e anche Milano stessa; ma poi anche altre pur più complesse immagini
:ruseografiche possono e devono essere affrontate come specchlo di riflessicne
.lclla città e dellc sue ricche dinamichc storiche, e qualitative. In questo rapporto.
'r', cic cio;ro I'ruriti nrrz-ionalc, lll il srro irrgresso anche una buona parte delle fbr-
.rr.i;uionì tccrtichc c scicntifichc clìc prrr'ìteggiano le arce italiane in modo assai piùr
-ignifìcativo di tlrarrto roi stcssi riusciamo a immasinarc. Il museo tecnico, il
::'.r,\c() natLrralistico, il museo scientihco, il museo di oggcttì spcciali, dalle armi
ii tcsstrti, clai r.ctri alìc cernmiche e in{lnc alle nracchjr:c; solto tutte lbrmazioni
.'1,. hanno ccrtamentc acc()mpaqrl?.t() c(l1t LLìllcr-ìtr scriso cl i ncccssità t'ir..gressr> dclla
nostra socictà ncll'arca dellc cir,iltà irrdustliali, scsnando così di menrorie e di ne-
cessità di memoria clue llo spazio storico ed esistenziale a dir poco imponente. Ma,
,--gqi ancora, molte di queste iniziative cercano di recuperare informazione c di
rllargarc dr;cumentazione circa il sistcma dculì oggetti pre-industriali, quasi a me-
qlio controllare gli scossoni indubbiamente robusti che la nostra società continua
a subìre ncl suo accesso ai lrvelli piir tipici dei paesi di alta industrializzazione;
se non addirittura a rime ditarnc le scelte affrettate, il grado di distruttività cultu-
rale ed economica, cioè qualitativa e quantitati.r.a.
In qtrcsta nuova <( passeggiata dcì proprictario > - delìa qualc il museo fu il sen-
tiero c insicmc il pac-.aeeio - affiorano cluncltre nuovc esigcnze e richieste ulteriori.
Le primc c certo le piu imponcnti sono queìlc chc invcstcno i materiali e le isti-
tuzioni dcìla vita e dcl Iar-oro agricolo: quasi un plcbiscito, non foss'altro a dirno-
strare qLlant() vasta fosse la piattaforma esistenziale e crrlturale sottesa alìa nostra
società frno al limite de gli ultimi quarant'anni. Certo, in questa che è insieme me-
nrolia e documentazione, si mcscolano patetismi eccllcgici e anche un po'r{trs-
soviani. Ma che la pcrdìta cli idcntiti, sprcic r'cllc arce coltc del ruralisn:o padano,
r2.PPresenti iì motorc cli volontà per una scpra."'r.ivenza almcno ilformativa è ri-
cor-roscibile e vero. Insicmc al rnrrseo trrralc c dclla c<;rdizic:rtc cr:ntldi.à, assu-

La siraorrlìnat'ia uila/ità de/la ricerca
sperimen/a/e a decorrere da//a secanda melà
de/ CinErccenlo lroua t grande
a/|ea/o: esisle di .faflo qa frai/ /rn,qo de//a ricerca e

e /'c.rpo:'i4ioue di slilio degli ogettì
rlt//t .scien71 c I'ostemaTjone dei ristr//ali,

Ye//e fotograf.e:
r9 LIrta sa/a con /a racco//a de//e cere
atra/oniclte de/ hltr.reo qoo/r4gìco de/la 'Specola',
a tsire tt7.e, dow sotto coilftnale fn dal
Ietlecen/o le racco/le rcienlifche nzedicee.
20 Un angolo del/a farmacia de/ nonasÍero
di Cazzaldo/i, con I'arr/ico arredamenlo
ciltqilecetÌ/eIco.
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2r Uno scorcio de/ corleo di r4 coua/ieri
e t 4 fatt/i del sec. .\'Vl, cou arni e ot.iltollre
originali del/'epaca, ne//a Ia/a de/1a cout/ca/o
del A,lrrseo FirettTe. L
di armi att |tibber/ è tr e

de/ ruonda tt /e raccol/e
por /t c nr:dnglit .lìtde/ tutlari les/inoninnTe
de/ I focen leîco.
z z AIìlatto, ,lIrrei rle/ Ct.t/e//o .\.1or1esco :
/a sa/a del/'arte ronarrica, cart i/ naltrntett/o
sepolcrale di lJentahò l'i.rcorr/i, di llouitto
da Carupione.
L'anÍico cosÍe//o del/e si.gtro ridollo
a//a ftte dell'O//orettlo itt tti di
degrado da nrgerìnn l'idea ltimenlo,
fit ripristittolo roltp/r/nnteu/e .rr fro.<c
di Lrca Bellraue c dit'(un( /n sede rlri iri
mnseì, Crnuenettle doluegqin/t
dai bonbardnnten/i ne/ cor.ra de//'tr//inta .q/lerro,
è s/a/o anpiaruett/e riuttoln/o e cos/i/trì trtto
dei prirui mode/li di reutsione e rannoderttontettÍo
ntrrceografco di qtesto dopagrrerra.

mono sempre maggiof necessitit anche le piccoìc i,.r-n.r,ziorrj dcdicate aì mestieri
c irìl'lrrtiqiar.ìato. Limite difficilmente I'aìical.>ilc di cprcsrc ulrìn-,c e jl sieillo della
< tipìcìtà >, ute scrdato ad un tolklori-srno t,.irisrìcr, ,, :r,u jcndalc die tro il quaÌe e a voltc
ricorro-sciìriìc izr < propr-rìsìonc > arrclru prr,,cl,-rrrir:-, o r.dd jrjtturzr spccuìaiorir (il vino,
la cucina, lc tradizioni, il vcstiario, ecc.). llx non sj puo senrpre ncgare alle mi-
gliori.fia qLr.estc aggrcgazi(ìni in atto off uru ir.. cnn-mjio che aimcno irna mieliore
ItttitLrdille all'ctnortlafia, alJ'ctncmusicolcgia. i-rll:ì cr r(,scr1-..zrt cle i c()sLLrJrj ìccili sia
promcssa che trot-a alintcr-tto, zrncbc, neJJa cli:ciplina stolica, in quei fremmentì cli
mjcrostoria che ntto\.a h-tcc possor-rr) fort2rrc'ncl profcrclo clclìe difluse e diverse
Itree cttlttrrali jtaliane. In parallclo c fcrse con masgiore detcrminazione, camminano
leloccmente alche i Progrtti pcr Ja tìrnzí<:n. cljclattica cl,c nclla prcspezione dclla
cosiddetta archeoÌcgia ir-rdustrjale devono dj frrtro rrovare una alimenìazione ecce-
z:ona\e, una informazione non sostituibile in altri mcdi. Da queste formaziani -
cl.re spesso- configurano non più tuo.qhi confinati e chiusi, ma veri e propri parchi
trruseografici - il passo alla storia degli insediamenti rÌrbani, alla siolaiizz,az-ic11e
tccnica immediatamente preindustriale e indurstriale, c dunque al rapporto fia cul-
tura e tecnica, fra cultura e scieÍtza, è assai breve. Ma soprattutto esso consente,
collocato com'è all'origine dell'trltimo utbanesimo italiano, e cicè a circa un secoìo
fa, di riproporre meditazioni che investono anche il destino attuale delle città e
delle culture. Dalla f-otografia, la cui prima fortuna è assoluramenre ripica - in
It^Li^ - di questo fenomeno, alle prime ccsrtlrzioni edili rncdcrne; daeli strumenti
artigiano-industriali al sistema degli cegerti domestici ; dal vesriario al pubblico cr-
nato; è un enorme anche se recente sedimento che viene sommcsso ecl esaminato
pcr essefe sottoposto all'eterno trattamento metalinguistico del museo; per dive-
nlre lnsomma corporeamentc e fisicamente documenro, csistenza e storia.
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