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Roma, Ministero per i Beni e le
Attività culturali, Archivio centra-
le dello Stato, 2005.
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I materiali d'archivio dei musei dell'E42

Le fasi della progettazione e della realizzazione, seppur incompleta, degli
edifici dell’E42, sono ben documentate dai materiali conservati
all’Archivio Centrale dello Stato, che ha sede all’EUR in uno degli edifi-
ci del complesso progettato alla fine degli anni ‘30.
Il museo delle Forze Armate, poi destinato a sede della mostra delle
Corporazioni, in seguito a museo delle Comunicazioni, quindi
Accademia di Belle Arti1, è stato destinato infine ad accogliere l’impor-
tante istituzione.
Il materiale costituito da numerosissimi faldoni, comprende, per gli edi-
fici presi in considerazione, il progetto definitivo firmato dai progettisti,
con le varianti concordate, il progetto esecutivo del SAPG redatto per le
varie componenti, rivestimenti, impianti tecnologici, infissi, etc., le pro-
poste delle ditte corredate da numerosi grafici, la contabilità di cantiere
e il carteggio amministrativo tra la Direzione dell’Ente e i progettisti.
Pur essendo presente nell’elenco dell’Archivio, il materiale concernente
il museo della Civiltà Romana risulta assente, ad eccezione di alcune foto
del plastico di concorso e di alcune viste prospettiche presenti nelle rac-
colte generali.



Il SAPG
Nel 1937 è costituito l’Ufficio Architettura parchi e giardini ed è nomi-
nato capo l’architetto Gaetano Minnucci2.
Nel 1939 l’importante ufficio, divenuto servizio e composto precedente-
mente da tre unità, Piano regolatore, Sviluppo progetti, Parchi e giardi-
ni, viene completatato da altre due, l’Ufficio urbanistico e l’Ufficio affa-
ri generali.
L’intervento del SAPG è senza dubbio fondamentale nella definizione
finale degli edifici in fase costruttiva e in alcuni casi comporta uno stra-
volgimento delle intenzioni dei progettisti.
La direzione dell’Ente aveva previsto che i professionisti incaricati, già
condizionati in fase di redazione del progetto, arrivassero alla fase defi-
nitiva, lasciando la progettazione esecutiva al SAPG.
È evidente che il riservarsi l’approfondimento con le ditte esecutrici e in
fase di cantiere assume un significato sia di ricerca di una coerenza gene-
rale nei vari edifici, sia di controllo del risultato in funzione di un’archi-
tettura di regime magniloquente.
«Piacentini non crede all’importanza del disegno esecutivo e anzi ama
delegarlo ai collaboratori: attraverso la creazione di un Ufficio tecnico
(diretto, nella Città universitaria, da Francesco Guidi, nell’E 42 da

I MATERIALI D’ARCHIVIO DEI MUSEI DELL’E 42

253

Minnucci/SAPG, in Guidoni, op. cit.
pp. 164-167.
3 Squarzina Danesi, Silvia, Occasioni
perdute: gli architetti lombardi
all’E42, in Guidoni op. cit. p. 107.



4 Bando di Concorso per il Progetto
della Piazza Imperiale, (ACS p. 10)
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Gaetano Minnucci) che sviluppava i progetti e dirigeva i lavori, otteneva
una minore individualità e efficacia di linguaggio nei dettagli, ma una
maggiore unitarietà oltre a rapidità ed efficienza organizzativa.
Innegabile era il vantaggio di creare così un gruppo di persone affiatate
che avrebbero continuato a seguire le vicende degli edifici, anche dopo
il loro completamento»3.

I bandi di concorso per la progettazione
Nei materiali di archivio sono conservati i bandi relativi a tutti i concor-
si per gli edifici dell’E 42
le indicazioni dei bandi sembrano lasciare una certa libertà ai progettisti,
prevedendo l’uso di portici e sottolineando «…l’importanza di tutte le
fronti degli edifici che prospettano altre parti dell’Esposizione»4, come
viene espressamente indicato a proposito della piazza Imperiale.
Il bando del Palazzo dell’Acqua e della Luce sembra esprimere una volu-
ta incertezza, sperando forse che gli stessi progettisti fornissero indica-
zioni per la definizione del ruolo e della forma dell’ edificio, attraverso le
loro proposte.
Tra tutti, particolarmente interessante, per l’idea museografica, è il
bando relativo agli edifici delle Forze armate che contiene un allegato
ricchissimo di specifiche.
Di fatto si tratta di un vero e proprio progetto scientifico con le indica-
zioni relative ai tre edifici, esercito al centro, marina ed aeronautica ai
lati, che lasciano molto poco all’interpretazione.
Gli ambienti interni e le sale richieste sono espressamente indicati con la
valutazione delle singole superfici necessarie a contenere oggetti e allesti-
menti, con una meticolosità che lascia trasparire l’importanza attribuita
a questa realizzazione.

I disegni dei progetti definitivi, le varianti e il contributo delle imprese ese-
cutrici
Lo sviluppo esecutivo dei progetti era affidato in buona parte alle impre-
se esecutrici. I progetti definitivi redatti dai progettisti contengono indi-
cazioni abbastanza precise sul tipo di infissi e su altre questioni di detta-
glio come ad esempio la realizzazione del rivestimento in pietra e delle
colonne con disegni che arrivano alla scala 1:1 per le modanature e per
le finestre.
Nonostante questo, su richiesta del SAPG, le imprese propongono con-
tinuamente varianti e soluzioni innovative o semplicemente meno onero-
se. Gli impianti, soprattutto antincendio, termico e di condizionamento,
sono studiati e approfonditi con schemi e disegni realizzati ad hoc, con
riflessioni sul posizionamento negli ambienti anche in relazione ai siste-

 



mi di illuminazione artificiale.
Per la definizione dei lucernari, ad esempio, esistono numerosi disegni
concernenti  soluzioni tecniche avanzate come quella per il lucernario
mobile del Museo delle Forze Armate, per il sistema di protezione dal
sole della serra del Museo delle Scienze, o per i lucernari piani in vetro-
cemento del Museo Etnografico.
Per i Musei dell’Arte si prevede la realizzazione di un modello al vero e
la ditta si incarica di redigere un progetto esecutivo del padiglione in
legno con relativo preventivo di spesa.
L’E 42 rappresenta un occasione per i progettisti ma anche per le ditte
che hanno la possibilità di ottenere commesse di una certa entità, sem-
pre più rare a causa delle vicende politiche che porteranno al conflitto
mondiale.
L’entrata in guerra dell’Italia provoca un notevole rallentamento nella
realizzazione e gli edifici costruiti, tra i quali i musei presi in considera-
zione, subiscono una semplificazione soprattutto nelle soluzioni tecniche
avanzate a causa dei fondi sempre più scarsi.
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Materiale esaminato

Museo dell’Arte Antica
Francesco Fariello, Saverio Muratori, Ludovico Quaroni 

ACS, E42, B. 728, f. 7051, s.f. 1, 10 disegni di progetto, computo, capitolato
ACS, E42, B. 729, f. 7051, s.f. 3, ins. 1, progetto, computo, dettagli, piante, sezioni,
prospetti
ACS, E42, B. 730, f. 7051, disegni vari
ACS, E42, B. 731, f. 7051, disegni vari
ACS, E42, B. 732, f. 7051, disegni vari
ACS, E42, B. 733, f. 7051, disegni vari
ACS, E42, B. 734, f. 7051, disegni vari
ACS, E42, B. 735, f. 7051, disegni vari 
ACS, E42, B. 736, f. 7051, s.f. 9, ins. 3, copertura a vetri, pianta generale, dettagli 1:10,
1:2
ACS, E42, B. 737, f. 7051, infissi
ACS, E42, B. 738, f. 7051, apparecchi igienico-sanitari, impianti di riscaldamento, 6+23
disegni
ACS, E42, B. 739, f. 7051, ascensori e montacarichi, 8 disegni

Museo dell’Arte Moderna
Francesco Fariello, Saverio Muratori, Ludovico Quaroni  

ACS, E42, B. 740, f. 7052, s. f. 1, ins. 2, progetto generale, 10 disegni
ACS, E42, B. 741, f. 7052, s. f. 3, ins. 1, disegni vari
ACS, E42, B. 742, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 743, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 744, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 745, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 746, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 747, f. 7052, disegni vari 
ACS, E42, B. 748, f. 7052, vetri e cristalli, copertura a vetri, 17 disegni
ACS, E42, B. 749, f. 7052, infissi in legno, 12 disegni
ACS, E42, B. 750, f. 7052, riscaldamento, disegni vari
ACS, E42, B. 751, f. 7052, disegni vari
ACS, E42, B. 752, f. 7052, s. f. 15, ins. 3, modello al vero di un tratto di galleria, 11 dis-
egni

Museo delle Forze Armate 
(poi Mostra delle Corporazioni, poi Museo delle Comunicazioni)
Mario De Renzi, Luigi Figini e Gino Pollini 
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Archivio Centrale dello Stato



ACS, E42, B. 806, f. 7067, s.f. 1, ins. 1, piante, prospetti, sezioni
ACS, E42, B. 807, f. 7067, piante, prospetti, sezioni
ACS, E42, B. 808, f. 7067, disegni vari
ACS, E42, B. 809, f. 7067, disegni vari
ACS, E42, B. 810, f. 7067, disegni vari
ACS, E42, B. 811, f. 7067, disegni vari
ACS, E42, B. 812, f. 7067, s.f. 10, infissi in ferro e legno, lucernario, impianti 

Museo delle Scienze
Luigi Brusa, Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, Alfredo Scalpelli

ACS, E42, B. 794, f. 7066, s.f. 1, ins. 1, piante, prospetti, sezioni
ACS, E42, B. 795, f. 7066, dettagli e altri disegni
ACS, E42, B. 796, f. 7066, disegni vari
ACS, E42, B. 797, f. 7066, disegni vari
ACS, E42, B. 798, f. 7066, disegni vari
ACS, E42, B. 799, f. 7066, disegni vari
ACS, E42, B. 800, f. 7066, infissi in ferro e legno 
ACS, E42, B. 801, f. 7066, s.f. 14 e 16, coperture, vetri, lucernari

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
Massimo Castellazzi, Pietro Morresi, Annibale Vitellozzi

ACS, E42, B. 814, f. 7068, s.f. 1, ins. 1, piante, sezioni, prospetti
ACS, E42, B. 815, f. 7068, piante
ACS, E42, B. 816, f. 7068, piante
ACS, E42, B. 817, f. 7068, disegni vari
ACS, E42, B. 818, f. 7068, disegni vari
ACS, E42, B. 819, f. 7068c, disegni vari
ACS, E42, B. 820, f. 7068, infissi in ferro, 13 disegni
ACS, E42, B. 821, f. 7068, copertura in vetro (termolux)
ACS, E42, B. 822, f. 7068, disegni vari
ACS, E42, B. 823, f. 7068, disegni vari
ACS, E42, B. 824, f. 7068, disegni vari
ACS, E42, B. 825, f. 7068, disegni vari

Museo della Civiltà Romana
Pietro Aschieri, Domenico Bernardini, Cesare Pascoletti, Gino Peressutti

ACS, E 42, Miscellanea fotografica, s. n.
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Museo dell’Arte Antica
Francesco Fariello, Saverio Muratori, Ludovico Quaroni 
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Museo dell’Arte Moderna
Francesco Fariello, Saverio Muratori, Ludovico Quaroni  



I MATERIALI D’ARCHIVIO DEI MUSEI DELL’E 42

263



APPENDICE I

264



I MATERIALI D’ARCHIVIO DEI MUSEI DELL’E 42

265


