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/D�ULÀHVVLRQH�GL�&DUOR�/XGRYLFR�5DJJKLDQWL�VXL�PXVHL��OH�PRVWUH��H�LO�
loro ruolo nella vita culturale, politica e civile italiana è ormai ben co-
nosciuta dagli specialisti1. Un aspetto del suo lavoro che è stato forse 
meno studiato è invece la dimensione internazionale della sua visione 
delle politiche culturali e artistiche. In questo campo, Ragghianti si 
è mostrato un osservatore lucido e attento della situazione nazionale 
e globale, e ha colto in particolare il potenziale delle mostre come 
strumento per la formazione estetica di un pubblico sempre più largo e 
GLYHUVL¿FDWR��PD�DQFKH�FRPH�PH]]R�SHU�PLJOLRUDUH�H�LQWHQVL¿FDUH�JOL�
scambi tra paesi e per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero. 
L’internazionalizzazione del sistema delle mostre diventa una questio-
ne di primo piano nel dibattito museologico proprio nel momento in 
cui Ragghianti si forma e comincia a imporsi come storico dell’arte e 
critico impegnato, durante gli anni Trenta. In Europa e negli Stati Uni-
ti si assiste allora a un’evoluzione estremamente rapida delle pratiche 
museologiche e a un’espansione senza precedenti delle esposizioni. 
Conservatori di museo, storici dell’arte, critici e intellettuali si interro-
gano sugli effetti dell’aumento del numero di mostre, sull’aspetto sem-
pre più sensazionalistico delle grandi esposizioni e sulla loro inevita-
bile componente ideologica2. Dopo la guerra, in un contesto politico 
e culturale profondamente mutato, si pone il problema della buona 
gestione – e in qualche modo di un’etica – dell’esposizione, che deve 
consentire la circolazione delle opere, utile agli scambi culturali tra 
le nazioni senza tuttavia nuocere alla conservazione degli oggetti più 
IUDJLOL��H�FKH�GHYH�VRSUDWWXWWR�JLXVWL¿FDUVL�GD�XQ�SXQWR�VFLHQWL¿FR�SXU�
sforzandosi di toccare pubblici diversi per provenienza e formazione. 
Buon conoscitore delle esperienze realizzate all’estero, Ragghianti 
LPSURQWD�OD�VXD�ULÀHVVLRQH�D�XQ�LQWHUQD]LRQDOLVPR�VWUDWHJLFR�H�SHQVD�LO�
sistema-mostre come una scena mondiale sulla quale l’Italia potrebbe 
essere chiamata a giocare un ruolo da protagonista, a condizione di 
usare con intelligenza delle proprie risorse. Si tratterà qui di restituire i 
SULQFLSDOL�VQRGL�GHOOD�VXD�ULÀHVVLRQH�H�GHOOD�VXD�D]LRQH�LQ�IDYRUH�GL�XQD�
SDUWHFLSD]LRQH�SL��DWWLYD�GHL�PXVHL�LWDOLDQL�DOOD�ULÀHVVLRQH�LQWHUQD]LR-
nale sull’esposizione temporanea. 
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Nel giugno 1948 si svolge a Firenze il primo Convegno interna-
]LRQDOH�SHU�OH�DUWL�¿JXUDWLYH��5DJJKLDQWL�LQWHUYLHQH�FRQ�GLYHUVH�
conferenze e legge inoltre la relazione conclusiva3. I temi delle sue 
comunicazioni sono strettamente legati tra loro. Nell’urgenza della 
ricostruzione, Ragghianti individua una serie di problemi ai quali è 
FUXFLDOH�WURYDUH�UDSLGDPHQWH�VROX]LRQL�HI¿FDFL��OD�TXHVWLRQH�GHOO¶RU-
ganizzazione di mostre di arte italiana all’estero, quella del riordino 
delle raccolte nazionali, la situazione delle biblioteche di storia 
dell’arte a Firenze e la creazione di un Istituto nazionale di storia 
dell’arte sul modello dei grandi centri di ricerca specializzati già da 
tempo attivi in Francia e Germania.
Questi testi, con i loro espliciti richiami alla situazione della disci-
plina negli altri paesi d’Europa e negli Stati Uniti, disegnano un 
quadro al tempo stesso ricco ed estremamente preciso dei problemi 
GL�XQD�SROLWLFD�FXOWXUDOH�GHOOH�EHOOH�DUWL�DOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�4XDUDQWD��
In un’Italia appena uscita da una guerra particolarmente devastante 
per il patrimonio artistico, diverse voci si levano a reclamare riforme 
sostanziali del sistema di gestione e tutela dei monumenti e delle 
opere d’arte. Il confronto con realtà politico-culturali differenti si 
fa allora particolarmente urgente, soprattutto per quegli intellettuali 
che, come Ragghianti, guardano al ventennio appena trascorso come 
a una fase di stagnazione, la cui eredità si riduce a un sistema di 
gestione e di promozione delle arti sostanzialmente corporativistico, 
radicalmente inattuale e inadeguato alle esigenze della cultura in un 
paese democratico4.
In un simile contesto, le esposizioni di arte italiana all’estero sembra-
no chiamate a svolgere un delicato e fondamentale compito politico. 
Nell’intervento a esse dedicato, Ragghianti esordisce sottolineando 
con fermezza “la necessità da parte dell’Italia di inserirsi nei sempre 
più intensi scambi internazionali”5 e torna più volte, nel corso della 
sua comunicazione, ad affermare che “il momento storico non consen-
te che l’Italia, paese eminentemente artistico, possa tenersi al di fuori 
di quegli scambi internazionali, comprendenti anche l’arte antica, che 
sempre si avvalorano per la prevalenza dei nuovi concetti umani e so-
ciali della cultura”6. L’allestimento di mostre d’arte italiana all’estero 
deve, secondo Ragghianti, agire a due livelli: quello, più generale, del-
OD�GLIIXVLRQH��GHOO¶LQÀXHQ]D�H�GHO�SUHVWLJLR�GHOOD�FXOWXUD�LWDOLDQD��FKH�
lo studioso considera anche dal punto di vista, estremamente concreto, 



Fig. 01. F. L. Wright alla Mostra di Palazzo Strozzi con Ragghianti (a destra) e C. Scarpa 
(in fondo). Da F. Canali, “Carissimo Bruno… Carissimo Carlo”. Il carteggio tra Carlo 
Ludovico Ragghianti e Bruno Zevi, in “Bollettino della Società degli Studi Fiorentini”, 

n. 18-19, 2009-2010, pp. 163-177

)LJ������5LSUHVH�GHO�FULWR¿OP�Michelangiolo realizzato da C. L. Ragghianti nell’ambito delle 
FHOHEUD]LRQL�PLFKHODQJLROHVFKH�H�SUHVHQWDWR�DOOD�0RVWUD�G¶DUWH�FLQHPDWRJUD¿FD�GL�9HQH]LD�

del 1964. Collezione privata, Milano
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della ripresa del turismo e delle attività commerciali ad esso connes-
se; quello, più tecnico e professionale, della necessità di garantirsi, 
tramite l’invio di opere italiane, la possibilità di chiedere poi il prestito 
di opere appartenenti a collezioni straniere:

Nella stessa Italia sarebbe impossibile attuare quelle mostre di 
FDUDWWHUH�VWRULFR��R��DQFKH�SL���PRQRJUD¿FR��FKH�VRQR�GLYHQXWH�
una esigenza sempre più viva e pressante della nostra cultura, e 
che non si possono realizzare se non col concorso attivo delle 
collezioni e delle risorse artistiche di vari paesi. Chi sente l’impor-
tanza, per il progresso della cultura e degli studi che hanno mostre 
di questo genere […] dovrà concordare nell’esigenza di renderle 
possibili mediante, appunto, gli scambi: essendo notorio, che, 
salvo rarissime eccezioni, è possibile ottenere per mostre storiche 
R�PRQRJUD¿FKH�RSHUH�G¶DUWH�GHOOH�JUDQGL�FROOH]LRQL�VWUDQLHUH��DOOD�
sola condizione della reciprocità dello scambio.7

Le esposizioni di arte italiana all’estero rappresentano dunque, nel 
sistema critico-politico di Ragghianti, uno strumento essenziale per 
accrescere la visibilità della cultura italiana e una pregiata moneta di 
scambio8. Perfettamente consapevole del loro ruolo nel gioco della 
diplomazia culturale, Ragghianti propone, con grande talento strate-
gico, di stabilire una serie di “schemi tipo” di esposizioni esportabili: 
tale razionalizzazione dei modelli di mostra avrebbe garantito, insieme 
DOOD�PDVVLPD�HI¿FDFLD�VXO�SLDQR�VLPEROLFR�GHOOD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOOD�
FXOWXUD�LWDOLDQD��XQ�PDJJLRUH�ULJRUH�QHL�FRQWHQXWL�VFLHQWL¿FL�H�QHOO¶DW-
tuazione delle misure di tutela delle opere.
Il testo sulle mostre che Ragghianti presenta al Primo convegno 
LQWHUQD]LRQDOH�SHU�OH�DUWL�¿JXUDWLYH�PHULWD�GL�HVVHUH�FRQIURQWDWR�FRQ�
l’intervento programmatico che Roberto Longhi consacra allo stes-
so problema undici anni più tardi, nel 19599. Edito da “Paragone” 
sotto il titolo Mostre e musei, il testo di Longhi ripercorre sintetica-
mente le vicende delle esposizioni in Europa durante la prima metà 
del secolo per soffermarsi poi a lungo sulle mostre di arte italiana 
RUJDQL]]DWH�LQ�,WDOLD�H�LQ�(XURSD�GDOOD�¿QH�GHOOD�6HFRQGD�JXHUUD�
mondiale. Longhi inquadra così, in un rapido ma preciso bilancio 
critico, l’esperienza di un decennio circa di attività espositiva: un 
decennio che possiamo far cominciare simbolicamente con l’appel-
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lo di Ragghianti a far circolare le mostre d’arte italiana e ad aprirsi 
a una politica culturale di respiro internazionale, in cui proprio le 
mostre avrebbero giocato il ruolo chiave di ambasciatrici dell’arte 
italiana all’estero.
Quando Longhi presenta il suo intervento al convegno dell’Ente 
Manifestazioni milanesi, il contesto dell’organizzazione internazionale 
delle esposizioni d’arte è decisamente mutato rispetto a quello in cui, a 
JXHUUD�¿QLWD��5DJJKLDQWL�ODQFLDYD�O¶LGHD�GL�VFKHPL�SHU�PRVWUH�HVSRU-
tabili. Nel 1948, il quadro al quale Ragghianti si riferiva era quello 
dei primissimi anni della ricostruzione – segnati da alcune mostre di 
grande impatto simbolico, sulle opere salvate dalla guerra – e quello 
GHOOH�HVSRVL]LRQL�RUJDQL]]DWH�SULPD�GHO�FRQÀLWWR��JLj�QXPHURVH��PD�
mai quanto le mostre degli anni Cinquanta. Longhi scrive, invece, in 
un momento di grande espansione delle esposizioni in tutta Europa. 
Le grandi mostre internazionali sono ormai entrate nell’orizzonte 
di possibilità della disciplina storia dell’arte: il problema non è più 
WDQWR�TXHOOR�GL�DVVLFXUDUH�YLVLELOLWj�H�TXLQGL�LQÀXHQ]D�DOO¶DUWH�H�DOOD�
cultura italiane, quanto piuttosto quello di garantire, nel moltiplicarsi 
GL�PDQLIHVWD]LRQL�QRQ�VHPSUH�JLXVWL¿FDWH�DJOL�RFFKL�GHJOL�VSHFLDOLVWL��
LO�ULJRUH�VFLHQWL¿FR�GHOOD�ULFRVWUX]LRQH�VWRULFD�H�LQVLHPH�O¶LQFROXPLWj�
delle opere.
“L’Italia è diventata, volente o nolente, la nazione più ‘mostraiola’ 
d’Europa, e forse del mondo”10, nota ora Longhi. Nel suo testo, lo stu-
dioso ripercorre con occhio disincantato l’attività espositiva dell’im-
mediato dopoguerra: “dopo il grande sconquasso bellico, a tasche 
vuote e nell’impossibilità materiale di rimettere rapidamente in piedi 
i musei, era ben naturale che le nazioni più sciagurate, più prive di 
mezzi, cercassero di procurarsi della valuta pregiata attraverso qualche 
mostra all’estero”11. Tra le nazioni “sciagurate”, Longhi pensa ovvia-
mente all’Italia da ricostruire: il suo intervento getta retrospettivamen-
te una luce diversa sul discorso di Ragghianti.
L’inedita abbondanza di esposizioni suscitava un deciso scettici-
smo quanto alla loro utilità pedagogica, unito a una viva preoc-
cupazione per i rischi corsi dalle opere durante il trasporto. Nella 
ULÀHVVLRQH�GL�5DJJKLDQWL��OD�TXHVWLRQH�GHOOH�HVSRVL]LRQL�VL�OHJD�
chiaramente alla problematica più generale dell’educazione este-
tica del pubblico. Iniziatore di una museologia moderna in Italia, 
particolarmente attento alla dimensione educativa della critica 
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d’arte, Ragghianti recepisce con grande interesse le nuove espe-
rienze di rapporto con il pubblico condotte all’estero – come nel 
caso dei francesi muséobus12 – e rende conto, nei suoi interventi sui 
musei e la loro gestione, delle innovazioni costruttive suscettibili 
di rendere la visita più stimolante e chiara13. Non sembra, tuttavia, 
aver nutrito alcuna illusione sulla reale preparazione dei visitatori e 
sui loro interessi: una delle ultime interviste da lui rilasciate riporta 
considerazioni decisamente pessimistiche sulla frequentazione di 
mostre e musei14.
/D�VXD�D]LRQH�LQ�TXHVWR�FDPSR�SXz�DOORUD�HVVHUH�GH¿QLWD�GL�UHVLVWHQ-
za: senza cadere in una facile utopia di democratizzazione assoluta 
dell’arte, Ragghianti ha cercato di promuoverne una conoscenza allar-
gata, ma non banalizzata. In questo senso, la fondazione di “seleArte” 
nel 1952 va letta come il tentativo di dotarsi di uno strumento diverso 
da quello rappresentato da una rivista erudita come “Critica d’Arte”, 
uno strumento duttile, capace di fornire un’informazione lucida, seria, 
ma alla portata di un lettore non specializzato. Nel progetto di “sele-
Arte” la cronaca delle esposizioni gioca un ruolo essenziale: quello di 
un osservatorio privilegiato sulla pratica della storia dell’arte in Italia 
e all’estero.
Fin dal primo numero la rivista ospita la rubrica Mostre Musei Gal-
lerie, una sorta di bacheca, pensata per rendere conto delle esperien-
]H�HVSRVLWLYH��HI¿PHUH�R�SHUPDQHQWL��LQ�FRUVR��6IRJOLDQGR�TXHVWH�
pagine balza subito all’occhio la volontà della redazione di aprire la 
rivista a un dialogo risolutamente internazionale, tanto che Mostre 
Musei Gallerie può essere considerata la traduzione editoriale dello 
stesso impegno che anima il progetto di internazionalizzazione delle 
mostre d’arte italiana formulato da Ragghianti nel 1948. Ai resoconti 
GL�PDQLIHVWD]LRQL�LWDOLDQH�R�HXURSHH�VL�DI¿DQFDQR�OH�QRWL]LH�VX�PRVWUH�
svoltesi negli Stati Uniti, in Brasile, in Canada o in Giappone. Le 
HVSRVL]LRQL�³HWQRJUD¿FKH´�GL�DUWH�DIULFDQD�HG�H[WUDHXURSHD�RFFXSDQR�
un discreto spazio.
6H�TXHVWR�WLSR�GL�LPSRVWD]LRQH�q�DQQXQFLDWD�¿Q�GDOOD�GLFKLDUD]LRQH�
di intenti che apre il fascicolo del 1952 – la rivista intendeva fornire 
un’“informazione precisa, attuale, periodica, che ponga il lettore a 
contatto coi fenomeni artistici più vitali in tutto il mondo”15 –, nel 
1954 Ragghianti ribadisce questo impegno, affermando che l’obiettivo 
di “seleArte” è:
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Fare sperimentare ai lettori italiani il circolo vivo delle diverse 
culture del mondo, nell’accoglimento motivato dei risultati più 
rilevanti degli studi artistici internazionali; e nel medesimo tempo 
portare anche all’estero questa azione, condizionando un attivo 
scambio, ed anche contribuendo a farvi conoscere la cultura e 
l’arte italiana.16

Ancora una volta, non si tratta soltanto di far conoscer agli italiani 
le tendenze attuali della critica e della museologia di altri paesi, ma 
anche di promuovere l’interesse per l’arte italiana in un pubblico stra-
niero. In quest’ottica Ragghianti intavola trattative con editori attratti 
dalla possibilità di dar vita a edizioni estere della rivista17. D’altra par-
te, è noto come la rivista funzionasse grazie a una serie di “informato-
ri”18, che ragguagliano la redazione su diversi eventi, manifestazioni e 
iniziative in corso fuori dall’Italia.
'D�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�SL��VSHFL¿FDPHQWH�YLVLYR��³VHOH$UWH´�DIIURQWD�
la mostra come un’occasione per espandere la propria esperienza 
GLUHWWD�GHOOH�RSHUH��SULPD�FKH�FRPH�YHLFROR�GL�FRQWHQXWL�VWRULRJUD¿-
ci. “Mostre Musei Gallerie” non è costruita a partire dai testi, ma si 
organizza intorno alle immagini. Queste ultime occupano la maggior 
parte dello spazio disponibile, lasciando che il testo si distribuisca a 
fondo pagina o negli interstizi. Il loro accostamento, la loro succes-
sione, costituiscono così un vero e proprio elemento discorsivo, tan-
to più che il commento testuale è talvolta ridotto ai minimi termini e 
rappresentato soltanto da didascalie, con una rapida segnalazione del 
luogo dell’esposizione.
4XHVWD�UDSLGD�SDQRUDPLFD�GHOOD�ULÀHVVLRQH�GL�5DJJKLDQWL�VXOOD�SUDWLFD�
dell’esposizione ha permesso di mettere in luce almeno due snodi te-
matici essenziali: da un lato la mostra rappresenta il punto di raccordo 
WUD�OH�HVLJHQ]H�GHOOD�ULÀHVVLRQH�FULWLFD�H�TXHOOH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�GL�XQ�
pubblico il più possibile vasto; dall’altro, la mostra si afferma come 
espressione di una storia dell’arte praticata orma su scala internazio-
nale. L’opera di Ragghianti è in questo senso emblematica di una fase 
della storia della museologia e della storia della storia dell’arte in cui 
la collaborazione e la competizione tra le nazioni si affermano come 
costanti nell’azione di storici, critici e uomini di museo.
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Note

1. Si veda in particolare il numero di 
Predella dedicato a Ragghianti: AA.VV., 
Studi su Carlo Ludovico Ragghianti, in 
“Predella”, n. 28, http://www.predella.it/
archivio/index600e.html?option=com_
content&view=section&id=11&Ite-
mid=87, consultato il 10/10/2020.

2. Il problema dei prestiti di opere tra 
musei e di come regolamentarli è allora 
particolarmente sentito. Su questo tema 
si vedano gli atti del convegno Histoires 
de prêts (Parigi, École du Louvre, 27-28 
settembre 2017), a cura di François-
René Martin, Michela Passini e Neville 
Rowley, École du Louvre, Paris, in corso 
di pubblicazione. 

3. C. L. Ragghianti, Schema di una 
mostra tipo per l’estero di arte italiana; 
Per l’autonomia, la direzione specia-
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