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Prefazione 
 

���µ�Œ���v�š�����]�o���u�]�}�����}�Œ�•�}�����]���•�š�µ���]�U���Z�}�����À�µ�š�}���u�}���}�����]�����}�u�‰�]���Œ�����o�[���•�‰���Œ�]���v�Ì���������o���š�]�Œ�}���]�v�]�}��

formativo presso il CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, in particolare 

nella sezione dedicata alla fotografia. Più di 9 milioni i pezzi di materiale fotografico 

���}�v�•���Œ�À���š�]���‰�Œ���•�•�}���o�[���Œ���Z�]�À�]�} e tra essi alcuni lavori di Giuseppe Morandi.  

Nel corso del tirocinio ho potuto toccare con mano le stampe della FSA (Farm 

Security Administration), parte delle quali è oggi esposta al Museo di Paradigna; 

questa loro propensione verso la scoperta, la documentazione e la loro ricerca, svolta 

soprattutto sul mondo contadino rurale e su quello del proletariato negli anni di grave 

crisi dopo la Grande Depressione del 1929, mi hanno fin da subito incuriosito. Penso 

alle vedute di paesi di Walker Evans, sapientemente costruite, o ai volti di Dorothea 

�>���v�P���U���‹�µ���]���À�}�o�š�]���(�}�š�}�P�Œ���(���š�]�����}�v���µ�v�[�µ�u���v�]�š�����‰���v���š�Œ���v�š�����������µ�v�����‰�Œ�}�(�}�v���������š�š���v�Ì�]�}�v����

alle forme che catturano colui che le guarda. Proprio queste foto saranno quelle che 

Morandi avrà modo di vedere nella mostra organizzata nel 1975 dall'Istituto di Storia 

dell'Arte e dal Centro Studi e Museo della Fotografia di Parma, presso il palazzo della 

Pilotta, rimanendone influenzato, arricchendo ancor di più il suo bagaglio di 

esperienza fotografica. Da questo legame vengo a conoscenza di Giuseppe Morandi, 

fotografo della Bassa proveniente da Piadena, luoghi vicini a quelli in cui vivo. Eppure 

i suoi scatti, seppur di documentazione, sono diversi da quelli della FSA, diversi da 

chiunque�X�� �D�}�Œ���v���]�� �v�}�v�� �(�}�š�}�P�Œ���(���� �����]�� �^�š�]�‰�]�_�U�� �u���� �‰���Œ�•�}�v���U�� �‰���Œ�•�}�v���� ���Z���� �o�µ�]�� ���}�v�}�•������

bene: i suoi compaesani, i suoi amici e talvolta i suoi parenti. Si tratta di una ricerca 

del tutto originale, che non trova riscontri diretti precedenti, una ricerca �����o�o�[�]�v�š���Œ�v�}. 

A tal proposito Quintavalle afferma: 

 

Ho in mente la FSA e sopra tutti una fotografa che a Morandi piace 
���v�}�Œ�u���u���v�š���U���D�}�Œ���v���]�����Z���U���•�µ�o�o�����•�µ�����š�Œ���������U���•�]�������‰�µ�Œ�����(���š�š�����€�•�]���X�•���o�[���u���Œ�]�����U��
anzi gli Stati Uniti, in automobile, per vedere, per capire. Ebbene, Dorothea 
�>���v�P�����v�}�v���•���u���Œ�����‰�Œ�}�‰�Œ�]�}�����À���Œ�����]�v���u���v�š�����µ�v�[���v���o�]�•�]�������o�o�����‰���Œ�•�}�v���U�������o���•�]�v�P�}�o�}�U��
non ha modo, neppure tempo forse, per conoscere le persone, per delimitare 
la loro storia, per capi�Œ�����]���o�}�Œ�}�����Œ���u�u�]���]�v���]�À�]���µ���o�]�U���‰���Œ���o���]���o�[���Œ�}���U�����v�Ì�]���P�o�]�����Œ�}�]�U��
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sono «tipi», sono categorie di lavoratori, e il loro «dramma» diventa sempre 
dramma universale.1 
 

 Dopo un colloquio con il Dott. Paolo Barbaro e la Dott.ssa Claudia Cavatorta, 

curatori della Sezione F�}�š�}�P�Œ���(�]���� �‰�Œ���•�•�}�� �]�o�� ���^�����U�� �v���•������ �o�[�]�������� ���]�� ���‰�‰�Œ�}�(�}�v���]�Œ����

�o�[���Œ�P�}�u���v�š�}�������]�v���‰���Œ�š�]���}�o���Œ�������]�����v���o�]�Ì�Ì���Œ�����o�����(�}�š�}�P�Œ���(�]�������µ�•�š�}���]�š���������W���Œ�u���X���>�[�]�v�•�]���u����

delle stampe ivi conservate è il frutto di donazioni dello stesso fotografo a partire 

�����P�o�]�����v�v�]���[�ó�ì�U�����}�‰�}�����Z�������v�š�Œ�~���]�v�����}�v�š���š�š�}�����}�v���]�o�������v�š�Œ�}���^�š�µ���]�������D�µ�•���}�������o�o�����&�}�š�}�P�Œ���(�]����

�����o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}�����]���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š�������]���W���Œ�u�����~�}�P�P�]���‰���Œ�š���������o��Centro Studi e Archivio della 

Comunicazione), allora situato presso il Palazzo della Pilotta, quando conobbe il Prof. 

Arturo Carlo Quintavalle. 

 Lo scopo del mio lavoro è quello di dare una visione �‰���v�}�Œ���u�]�����������o�o�[�}�‰���Œ�������]��

Giuseppe Morandi conservata in archivio, procedendo quindi alla schedatura e 

catalogazione delle stampe. In questo modo vorrei chiarire �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�Ì���� �����o�o����

catalogazione, indispensabile per comprendere le modalità operative nonché la 

storia di un autore, e quindi, base per un lavoro di analisi critica. 

�'�Œ���v���‰���Œ�š���������P�o�]���•�����š�š�]�����]���'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]���•�]���š�Œ�}�À���v�}���}�P�P�]���‰�Œ���•�•�}���o�[�����]�š���Ì�]�}�v����

dello stesso autore e presso la casa di Gianfranco Azzali, detto il Miciu, suo grande 

amico e collaboratore. Parte del suo archivio è curata da Matteo Rebecchi.  

 La struttura del lavoro sarà divisa in tre principali sezioni: una dedicata alla 

biografia del fotografo e alle sue principali rassegne fotografiche, �o�[���o�š�Œ�� dedicata 

���o�o�[�µ�v�]���]�š�������]���D�}�Œ���v���]���������o�o�����•�µ�����‰�}�•�•�]���]�o�������}�o�o�}�����Ì�]�}�v�����]�v���Œ���‰�‰�}�Œ�š�}�����o�o�������o�š�Œ������sperienze 

fotografiche e �o�[�µ�o�š�]�u�� �������]�����š�������o�o�[���v���o�]�•�]�������o�oe stampe in archivio. 

In particolare: la prima sezione sarà costituita da una ricostruzione della 

biografia del fotografo, a partire soprattutto dai suoi scritti di narrativa e dalle sue 

interviste, cercando di approfondire alcuni aspetti, attraverso una testimonianza 

diretta da parte dello stesso Giuseppe Morandi. Verranno poi elencati i suoi principali 

                                                           
1 Arturo Carlo Quintavalle, �>�[���u���Œ�}�� ���‰�]�������]�}�� ���]�� �'�]�µ�•���‰�‰���� �D�}�Œ���v���]�U��in Giuseppe Morandi, Volti della 
Bassa padana, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Ivan Della Mea, Milano, Nuove edizioni Gabriele 
Mazzotta, 1984, p. 9. 
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lavori in ordine cronologico, dando una panoramica del suo lavoro e della sua 

evoluzione. 

�E���o�o���� �•�����}�v������ �•���Ì�]�}�v���� �•�]�� �����Œ���Z���Œ���� ���]�� ���}�v�š���•�š�µ���o�]�Ì�Ì���Œ���� �o�[�}�‰���Œ���� ���]�� �D�}�Œ���v���]�U��

dimostrando la sua unicità e la difficoltà nel trovare dei lavori paragonabili al suo 

modus operandi. Si vedrà come egli non solo non possa essere ricondotto al 

Neorealismo fotografico, ma anche quanto la sua ricerca sia differente da quella 

apparentemente simile condotta da Strand in Un Paese di Zavattini. Nonostante 

Morandi sia più vicino alle ricerche etnografiche che non al Neorealismo, si vedrà 

cosa lo differenzia anche da queste, così come cosa lo differenzia dalle fotografie del 

New Deal americano. 

Nella terza �•���Ì�]�}�v���U�� �•�]�� �Œ�]���}�•�š�Œ�µ�]�Œ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� �����o�o���� ���}�v���Ì�]�}�v���� �����o�� �(�}�š�}�P�Œ���(�}�� ���o��

Centro Studi e Archivio della Comunicazione, a partire dalla sua corrispondenza (che 

risale ai primi anni Settanta, consultabile in appendice) con il Prof. Luigi Allegri, allora 

segretario del Centro, e dal successivo incontro con il direttore, il Prof. Quintavalle. 

�d���o�]�� �(�}�v�š�]�� �À���Œ�Œ���v�v�}�� ���Œ�Œ�]�����Z�]�š���� �P�Œ���Ì�]���� ���o�o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���� �Œ�]�o���•���]���š���� ������ �D�}�Œ���v���]�� �•�š���•�•�}��

(consultabile ���v���Z�[���•�•�����]�v�����‰�‰���v���]�����•�X 

Seguirà una parte dedicata alle stampe conservate presso il CSAC, che provengono 

da scatti confluiti poi in tre volumi fotografici, in particolare: I Paisan. Immagini di 

fotografia contadina della bassa Padana (1979),2 Volti della Bassa padana (1984)3 ed 

infine Uomini terra lavoro (1999).4 Ad ognuno di essi verrà dedicata una parte 

introduttiva, ���Z�����•�‰�]���P�Z���Œ�����o�[�}�Œ�]�P�]�v���������o���À�}�o�µ�u�����(�}�š�}�P�Œ���(�]���}�U���o�����š�����v�]�������µ�š�]�o�]�Ì�Ì���š���������o�}��

scopo del suo lavoro. 

Ad ogni introduzione seguirà una parte dedicata al lavoro svolto direttamente in 

archivio: dal riconoscimento della carta di stampa utilizzata, alla ricostruzione delle 

serie corrispondenti alle diverse rassegne fotografiche. Le fotografie verranno divise 

a seconda del volume fotografico ove sono pubblicate; gli scatti in sequenza di una 

                                                           
2 Giuseppe Morandi, I Paisan. Immagini di fotografia contadina della bassa Padana, a cura di Lega di 
cultura di Piadena, Arturo Carlo, Quintavalle, Milano, Gabriele Mazzotta editore, 1979. 
3 Giuseppe Morandi, Volti della Bassa padana, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Ivan Della Mea, 
Milano, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, 1984. 
4 Giuseppe Morandi, Uomini terra lavoro, a cura di Giorgio Bonalume, Eugenio Camerlenghi, Arturo 
Carlo Quintavalle, Milano, Electa, 1999. 
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stessa scena verranno posti di seguito in progressione, per mostrare, come si diceva, 

in che modo il fotografo lavora. Si procederà �‹�µ�]�v���]�����o�o�[���•�•���P�v���Ì�]�}�v�������]���µ�v���v�µ�u���Œ�} di 

catalogo e alla stesura di una scheda progetto per i tre gruppi di stampe individuati. 

La scheda progetto permette di avere subito una panoramica del contenuto: essa 

�Œ�]�‰�}�Œ�š�����]�v�(���š�š�]���v�}�v���•�}�o�}���]�o���v�µ�u���Œ�}�����]���(�}�š�}�P�Œ���(�]�������}�v�š���v�µ�š���U���u�������v���Z�����o�[���µ�š�}�Œ���U���]�o���š�]�š�}�o�}�U��

�o�[���v�v�} di esecuzione del progetto, il tipo di tecnica utilizzata, ed infine gli estremi dei 

numeri delle schede singole delle fotografie. Le schede singole hanno la stessa 

struttura delle schede progetto, ma si riferiscono alle singole stampe, riportando 

informazioni specifiche quali le dimensioni e la presenza di eventuali iscrizioni. 

Tutte queste informazioni verranno poi registrate seguendo gli standard del 

sistema SAMIRA, strumento di catalogazione e archivio, normalizzato secondo 

disposizioni ministeriali, che permette di unire schede progetto, schede singole e 

schede immagine; queste ultime consistono in una riproduzione digitale 

�����o�o�[�}�Œ�]�P�]�v���o���X Le schede immagine una volta legate alle schede progetto e schede 

singole, possono essere consultate da remoto, senza danneggiare gli originali. Un 

archivio che consente non solo una maggiore attenzione alla conservazione dei 

documenti, ma anche una maggiore facilità di consultazione, che permette di 

individuare numerosi rimandi: dall�[���µ�š�}�Œ�������o�o�����•�µ�����}�‰���Œ���U�������o�o�[�}�‰���Œ�����•�]�v�P�}�o�������o�o�[���µ�š�}�Œ����

�������o���‰�Œ�}�P���š�š�}�U�������o�o�����š�����v�]�������µ�š�]�o�]�Ì�Ì���š�������o�o�[���v�v�}�����]�����Œ�����Ì�]�}�v���U�������š���v�š�]�����o�š�Œ�]�����v���}�Œ���X 
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I. Giuseppe Morandi  
 

I.1     La Biografia 

 

Giuseppe Morandi nasce nel 1937 al Vho, frazione di Piadena, un paese della 

provincia di Cremona, tra Brescia, Parma e Mantova. Tutta la sua famiglia ha lavorato 

presso la Motta,5 ���}�u�����o�}���•�š���•�•�}���D�}�Œ���v���]�����(�(���Œ�u���W���^�/�v���‹�µ���o�o���������•���]�v���U���o�����‰�Œ�������v�����������o��

prete del Vho, aveva lavorato per 28 anni mio nonno e i suoi figli, fra i quali mio 

�‰�����Œ���X�_6 ���o�o�����u�}�Œ�š���������o���v�}�v�v�}�U���o�[���Ì�]���v�������‰���•�•�����]�v���P���•�š�]�}�v�������P�o�]���Ì�]�]�W�� 

 

�W�}�]���‰���Œ���‹�µ���o���Z�������v�v�}���o�[���Ì�]���v�������(�µ�����}�v���}�š�š�������•�•�]���u���������u�]�}���Ì�]�}���^�š���(���v�}�������u�]����   zia 
Ida, che avevano chiamato i miei zii e cugini da Casamarsa per condurla 
assieme. Non andò a buon fine questa conduzione. Dopo qualche anno mio zio 
�^�š���(���v�}�������u�]�����Ì�]�����/���������v�����Œ�}�v�}�������������]�š���Œ���������^���v���>�}�Œ���v�Ì�}�����Œ�}�o���}�������o�[���Ì�]���v�������o����
�(�������� ���v�����Œ���� �•�}�o�}�� �u�]�}�� �Ì�]�}�� ���Œ���P���� ���� �•�µ�}�� �(�]�P�o�]�}�� �W�]���Œ�]�v�}�X�� �€�Y�•�� �>�µ�]�P�]�� ���Œ���P���U�� �u�]�}�� �Ì�]�}�U��
���À���À���� �•�‰�}�•���š�}�� �o�[�µ�v�]������ �•�}�Œ���o�o���� ���]�� �u�]�}�� �‰����re, la Carmelina; era un buon 
���P�Œ�]���}�o�š�}�Œ���U�� ���À���À���� �µ�v�� �(�]�P�o�]�}�� �u���•���Z�]�}�U�� �W�]���Œ�]�v�}�U�� �€�Y�•�U�� �•���‰���À���� �µ�•���Œ���� �]�o�� �š�Œ���š�š�}�Œ���U��
sapeva smontare le macchine e rimontarle, lavorava nei campi.7 

 

�W�]���Œ�]�v�}���•�]�����u�u���o���������u�µ�}�Œ���U���D�}�Œ���v���]���•���v�š�������o�o�}�Œ�������Z�����^la Motta presto sarebbe 

stata abbandonata�X�� ���Œ���� �o���� �(�]�v���� ���]�� �µ�v�[���‰�}�����U�� �€�Y�•�_8 �‰�Œ�}�������]�o�u���v�š���� �o�[���‰�}������ �����o�o���� �•�µ����

infanzia. �/�o���‰�����Œ�����]�v�(���š�š�]�U�����}�‰�}���‹�µ���o���Z�������v�v�}�������o�o�[�]�v�]�Ì�]�}�����]���‹�µ���•�š�����v�µ�}�À�����P���•�š�]�}�v���U��lascia 

la Motta per andare a lavorare a giornata da Grasselli, azienda agricola del posto. 

Morandi nasce quindi alla Motta, ma dopo un anno di matrimonio i genitori si 

trasferiscono presso le Cabasse, chiamate così in dialetto perché erano le case più 

basse del paese. Le Cabasse sono poco distanti dalla Motta, basta risalire una strada 

per arrivarci. Per questo motivo il piccolo Morandi passa molto tempo in cascina, anzi, 

quando è possibile, cerca sempre di scappare di casa per poter andare a giocare alla 

                                                           
5 Letteralmente, la motta è un piccolo rialzo del terreno; il nome della cascina deriva quindi dal fatto 
���]�����•�•���Œ�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v���š�����•�µ���^�€�Y�•���µ�v�����‰�]�����}�o�������}�o�o�]�v���š�š�������}�v���š�µ�š�š�}�����š�š�}�Œ�v�}���‰�]���v�š���_�X�����(�Œ�X���'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]�U��
La proprietaria del morto, �������µ�Œ�������]���W�]���Œ�}�������o���'�]�µ���]�����U���h�P�Z���š�š�����h�•�����Œ�š�]�U���d�Œ�]���•�š���U�������]�Ì�]�}�v�]���^���_�U���í�õ�õ�í�U���‰�X���ð�X 
6 Cfr. Giuseppe Morandi, La proprietaria del morto, a cura di Piero del Giudice, Ughetta Usberti, Trieste, 
�����]�Ì�]�}�v�]���^���_�U���í�õ�õ�í�U���‰�X���í�ì�ð�X 
7 Cfr. Ibidem. 
8 Ivi, p. 108.  
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Motta con sua cugina Amedea�W���^���Œ�}���v���š�}���o���U�����������v���Z�����•���������]�š���À�}�����o�o�������������•�•���U�����Œ�}��

sempre là u�P�µ���o�u���v�š���X�_9 

Gli anni passano, Morandi termina i suoi studi presso la scuola di avviamento, 

�����•�]���]�•���Œ�]�À�������o���‰�Œ�]�u�}�����v�v�}�������o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}���d�����v�]���}���‰���Œ���W���Œ�]�š�]���d�����v�]���]�����������o���š�š�Œ�}�š�����v�]���]�U���u����

il padre non è più in grado di provvedere agli studi del figlio (1953), e Giuseppe 

termina il suo percorso:  

 

Non avevo nessuna possibilità di andare a scuola perché dovevo lavorare. Allora 
sono andato a tenere la contabilità di una piccola cooperativa di muratori, poi 
sono andato in Comune a scrivere a macchina. Ma lì non potevano pagarmi. 
���v�����À�}�������o���P�P���Œ�����]�����}�v�š���š�}�Œ�]�������o�o�[�����‹�µ�����������}�•�^���À�]���X�����}�‰�}�����]�����]�����v�v�]�������š�Œ�������}�v���}�Œ�•�]��
ho vinto il posto di applicato di stato civile (1966/67). Principalmente ho sempre 
fatto il dattilografo.10 

 

Morandi sente però la necessità di continuare da autodidatta gli studi, 

riprendendo in mano i testi delle scuole medie (1954-1955). Vuole crearsi una 

���µ�o�š�µ�Œ���U���}���u���P�o�]�}�U���µ�v�[�]�����v�š�]�š�������µ�o�š�µ�Œ���o���U���µ�v�������}�v�•���‰���À�}�o���Ì�Ì�����•�}���]���o���U���‰���Œ���v�}�v�����v�����Œ����

alla deriva.   

Era in un periodo di crisi interiore quando Morandi incontra Mario Lodi11 

(1954), lui stesso lo ���u�u���š�š���U�� ���]�����v���}�W�� �^�'�o�]�� �•�š�]�u�}�o�]�Y�� �� stata principalmente la 

���]�•�‰���Œ���Ì�]�}�v���U���o�������]�•�‰���Œ���Ì�]�}�v�������]���v�}�v���•���‰���Œ�������}�•�����(���Œ���X�_12 Così, una sera, Morandi si 

avvicina a Mario Lodi, che lo invita a frequentare la biblioteca, facendolo inserire nella 

produzione dei Quaderni di Piadena. Lodi in un�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š�������]�������^�����•�š���š�}���‹�µ���o�o�}�����Z�����‰�]�¶��

degli altri, ha accettato la proposta di documentare anche con il linguaggio, non della 

�‰���Œ�}�o�����•�}�o�š���v�š�}�U���u�����‹�µ���o�o�}�������o�o�[�]�u�u���P�]�v���U���������]�}�����‹�µ���o�o�}�������o�o�����u�������Z�]�v�����(�}�š�}�P�Œ���(�]�����X�_13  

                                                           
9 Cfr. Ivi, p. 9. 
10 Cfr. Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, a cura di Lega di Cultura di Piadena, Parma, Officine Grafiche Graphital, 1997, 
p. 15. 
11 Mario Lodi (Vho, Piadena 1922-Drizzona 2014): nato al Vho di Piadena, insegna dal 1940, fa parte 
del Movimento di Cooperazione Educativa, un gruppo di insegnanti che opera per un rinnovamento 
della scuola, è scrittore di libri per ragazzi e di favole sceneggiate. Escono nel 1962 I quaderni di 
Piadena nella collana La condizione operaia in Italia delle Edizioni Avanti!, che raccolgono i testi dei 
giovani appartenenti alla Biblioteca Popolare di Piadena, di cui è fondatore e animatore. 
12 Cfr. Intervista a Giuseppe Morandi, min. 4.40, in Pierluigi Bonfatti Sabbioni, Massimiliano Osini, 
Matteo Scaglioni, Giuseppe Morandi da Piadena, documentario 30 minuti, 2003. 
13 Cfr. Intervista a Mario Lodi, in ivi, min. 5.35.  
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Morandi racconta: �^�>�}���]�� �u�]�� �Z���� �����š�}�� �]�v�� �u���v�} una macchina fotografica e con la 

macchina fotografica fotografavo i miei compagni, i miei amici, i miei vicini, ma 

fotografavo anche le condizioni di lavoro della gente che mi girava intorno, mio 

�v�}�v�v�}�����Z�����u�]���š���À�����]�o���(�Œ�µ�u���v�š�}�X�_14 

Così Morandi inizia a riprendere la realtà circostante, senza nessuna 

presunzione o censura, concentrandosi soprattutto sui contadini e braccianti, ma 

riprendendo anche la morte di un ragazzo annegato, un altro ragazzo che pascolava 

le pecore e altri momenti ancora. Si tratta di cortometraggi in 8 mm15, 

originariamente privi del sonoro, aggiunto più tardi. In paese iniziano a considerare 

�D�}�Œ���v���]�� �µ�v�� �‰�}�[��fuori di testa; stessa cosa pensano di Mario Lodi, che sempre lo 

difende. Pensieri più che giustificati dal �(���š�š�}�����Z�����u���]���‰�Œ�]�u�������[���o�o�}�Œ�����‹�µ���o���µ�v�}�����À���•�•����

fotografato e ripreso i lavori quotidiani dei paisan, e il loro ostinato interesse pareva 

inconsueto. In realtà Morandi iniziava il suo percorso di costruzione di identità e 

militanza sociale che lo porterà a fondare la Lega di Cultura di Piadena. 

Intanto comincia anche la sua attività come scrittore, un percorso avviato con 

difficoltà, visto il suo livello di istruzione: scrive principalmente in dialetto, ed è poi 

Mario Lodi a tradurre i suoi testi. Si tratta di inchieste e interviste fatte ai lavoratori, 

poi raccolte nei primi Quaderni della Biblioteca Popolare di Piadena. 

���o�o�[���š�������]���î�ï�����v�v�]���~1960) incontra Gianni Bosio16. Da questo incontro nasce in 

Morandi una nuova sensibilità, come lui stesso afferma: � D̂a lui ho imparato come 

ascoltare la gente�X�_17 Siamo nel contesto degli anni del boom economico e di una 

nuova società di massa, come sostiene Matteo Rebecchi, il quale dice:  

 

���}�•�]�}�� ���À�À���Œ�š�]�À���� ���Z���� ���Œ���� �����o�o���� �Z���o���•�•�]�� �•�µ�����o�š���Œ�v���[, dal proletariato stesso che 
poteva venire la spinta al cambiamento ma a tale fine vi era la necessità che il 

                                                           
14 Cfr. Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, cit., p. 15. 
15 Questi cortometraggi sono oggi raccolti in I Paisan. Un film di Giuseppe Morandi, a cura di Andrea 
Chiantelli, Massarosa (Lucca), 2010. 
16 Gianni Bosio (Acquanegra sul Chiese 1923 �t Mantova 1971): storico del movimento operaio, 
�(�}�v�����š�}�Œ���� �����o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}�� ���Œ�v���•�š�}�� ������ �D���Œ�š�]�v�}�� �v���o�� �í�õ�ò�ò�U�� �•�}�Œ�š�}�� ���}�u���� �‰�Œ�}�•�����µ�Ì�]�}�v���� �����o�o���� �Œ�]�����Œ���Z���� �•�µ�o��
mondo popolare e proletario già iniziate dalle Edizioni Avanti!. 
17 Cfr. Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, cit., p. 17. 
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proletariato fosse aiutato a ritrovare la propria identità storica e di classe, a 
recuperare, partendo dalla propria storia, il senso preciso della sua 
collocazione politica.18  

 
 

Morandi incontra Gianfranco Azzali, detto il Miciu, al Cafetin, un piccolo bar 

nel 1963, prima lo conosceva solo di vista. Gianfranco Azzali infatti aveva già visto 

Morandi in diverse occasioni, una delle quali e�Œ���� �•�š���š���� �µ�v�[���•�•���u���o������ �•�µ�o�� �•���‹�µ���•�š�Œ�}��

dei Quaderni di Piadena, edito Avanti!, che Morandi aveva scritto con Mario Lodi.  

Morandi era con Gianni Bosio quella Domenica, e decidono di invitarlo a casa del 

fotografo per mangiare il budino che la mamma aveva appena fatto. Nasce fra loro 

una collaborazione: Bosio vuole far scrivere un Quaderno al Miciu, perché è un 

bergamino e nessuno meglio di lui conosce la situazione dei bergamini. A tal 

proposito il Miciu ���]�������^�Y�µ���•�š�����‰�Œ�}�‰�}�•�š�������]�����}�•�]�}�����]���(���Œ�����µ�v�[�]�v���Z�]���•�š�����•�µ�o�o�������}�v���]�Ì�]�}�v����

�����]�� �����Œ�P���u�]�v�]�� �‰���Œ�� �u���� �(�µ�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���U�� �€�Y�•�� �(�]�v���o�u���vte qualcuno non voleva da me 

�•�}�o�š���v�š�}�� �o���� ���Œ�������]���U�� �u���� �À�}�o���À���� ���v���Z���� �o���� �š���•�š���� �€�Y�•�X�_19 Morandi e Gianfranco Azzali 

stringono una solida amicizia, che ancora oggi continua; Morandi, grazie al Miciu, 

���v�š�Œ�������]�Œ���š�š���u���v�š�������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������]���Œ���‰�‰�}�Œ�š�]�����]�����o���•�•�������]���W�]�������va e cambia il suo modo 

di fotografare e vedere le cose. È lo stesso Morandi ad ammetterlo: 

 

Da allora vedo le cose con un altro occhio, fotografo la civiltà contadina non più 
���}�v�� �o�[�}�����Z�]�}�� �µ�v�� �‰�}�[�� �v�}�•�š���o�P�]���}�� �À���Œ�•�}�� �µ�v�� �u�}�v���}�� �]�v�� �À�]���� ���]�� ���•�š�]�v�Ì�]�}�v���� ���� �����µ�•����
�����o�o�[��vvento della macchina, ma fotografo questa condizione contadina 
�}�•�•���Œ�À���v���}�� �]�o�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�}�� �š�Œ���� �•���o���Œ�]���š�]�� ���P�Œ�]���}�o�]�� ���� �o�[���P�Œ���Œ�]�}�U�� ���]�}���� ���}�v�� �o�[�}�����Z�]�}�� �����o��
Miciu appartenente a questa categoria come subalterno.20 

 

È il 14 Aprile del 1967 quando Giuseppe Morandi, Gianfranco Azzali, con la 

madre Eugenia Arnoldi e il padre Pierino Azzali, fondano la Lega di Cultura di Piadena 

���� �•���P�µ�]�š�}�� �����o�o���� �Œ�}�š�š�µ�Œ���� ���}�v�� �D���Œ�]�}�� �>�}���]�� ���� �o�[���•�‰���Œ�]���v�Ì���� �����o�o���� ���]���o�]�}�š�������� �W�}�‰�}�o���Œ���� ���]��

                                                           
18 Matteo Rebecchi, �>�����>���P�������]�����µ�o�š�µ�Œ�������]���W�]�������v���X�����Œ�}�v�����������]���µ�v�[���•�‰���Œ�]���v�Ì���U��tratto dal contributo al 
convegno «Gianni Bosio: 1923-2013. Fare cultura è fare politica. Le esperienze», Acquanegra sul 
Chiese, 26 Ottobre 2013, p. 108. 
19 Cfr. Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, cit., p. 19. 
20 Cfr. Ivi, pp. 17-18. 



9 
 

Piadena. Tale rottura si deve alla divergenza di prospettive: Morandi e il Miciu 

ritengono che sia necessario un intervento più diretto, concreto nella realtà sociale e 

�v���o�o�����o�}�š�š�������]�����o���•�•���U���‰���Œ���‹�µ���•�š�}���•���v�š�}�v�}���o�[���•�‰���Œ�]���v�Ì���������]���‹�µ�������Œ�v�]�����]���]�v���Z�]���•�š�������}�u����

inefficaci per cambiare realmente le cose; ciò è sintetizzato nelle parole di Rebecchi 

�•�µ�o�� �‰���v�•�]���Œ�}�� ���]�� �D�}�Œ���v���]�� ���� ���Ì�Ì���o�]�W�� �^�€�Y�•��se si vuole indirizzare la società verso un 

cambiamento radicale occorre essere con la classe nel momento in cui essa lotta per 

la sua emancipazione, per modificare i rapporti tra classe dominante e classe 

subalterna.�_21 

La sede della Lega di Cultura si trova ancora oggi presso la casa degli Azzali a 

Pontirolo, frazione di Drizzona, quella cascina acquistata dopo anni di sacrifici e di 

lavoro, come racconta Morandi: 

 

Questa piccola cascinetta se la sono comprata Pierino e i suoi figli dopo 45 anni 
di lavoro di Pierino come bergamino e 20 circa di lavoro dei due figli Richetto e 
Bruno, come bergamini (Micio, il più giovane, dopo 5 anni di questo stesso 
�o���À�}�Œ�}�U���]�v�À�������������À���v�µ�š�}�������W�]�������v���������(���Œ�����o�[�}peraio).22 

 

Ha avuto un ruolo fondamentale la figura di Eugenia Arnoldi (1914 – 2010) 

detta la Genia. Madre di Gianfranco Azzali e moglie di Pierino, paisana anche lei, ha 

dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, aprendo le porte della sua casa a quanti 

ne avessero bisogno. È stata anche notata da Bertolucci che la sceglie per girare la 

�•�����v���������o�o�[�µ�����]�•�]�}�v���������o���u���]���o�����]�v��Novecento (1976), girata presso la cascina Fenilon 

(Fenilone) in località San Giovanni in Croce. Qui compare la Genia che intona diversi 

�����v�š�]�U�����}�v���o�����•�µ�����À�}���������}�Œ�‰�}�•���X���K�P�P�]���•�]���‰�}�•�•�}�v�}�����u�u�]�Œ���Œ�������o�o�[���v�š�Œ���š������ella sede della 

Lega di Cultura due grandi stampe che ritraggono da un lato la Genia e da�o�o�[���o�š�Œ�}��

Pierino, tratte dai volumi fotografici di Morandi.23  

Si parlava di questi anni come anni di cambiamenti e di formazione di quella 

che noi oggi chiamiamo società di massa e dei consumi, incrementata anche dal 

�‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À�}�����]�(�(�}�v�����Œ�•�]�������o�o�[�]�u�u���P�]�v�����š���o���À�]�•�]�À���V���u�����•�}�v�}�����v���Z�����P�o�]�����v�v�]�������o���‰���•�•���P�P�]�}��

                                                           
21 Cfr. Matteo Rebecchi, �>�����>���P�������]�����µ�o�š�µ�Œ�������]���W�]�������v���X�����Œ�}�v�����������]���µ�v�[���•�‰���Œ�]���v�Ì��, cit., p. 109. 
22 Giuseppe Morandi, La proprietaria del morto, cit., p.143. 
23 Si veda: appendice, illustrazioni 20-�î�í�� �‰�X�� �y�y�/�X�� �W���Œ�� �µ�v���� �‰���v�}�Œ���u�]������ �����o�o�[�]�v�š���Œ���� �‰���Œ���š���� �•�]�� �À��������
�o�[�]�o�o�µ�•�š�Œ���Ì�]�}�v�����î2, p. XXII.  
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dalla civiltà rurale contadina alla civiltà moderna, meccanica e automatizzata. Stanno 

scomparendo gli antichi mestieri, le antiche usanze dei Paisan, i loro lavori nei campi. 

�^�]���Œ���v���������o�o�}�Œ�����v�������•�•���Œ�]���U�����}�u�������(�(���Œ�u�����Z�����������Z�]�U���^�o�[���š�š�]�À�]�š����di documentazione e di 

valorizzazione della cultura dei paisan [che] ha un valore storico assoluto perché 

fornisce un vasto patrimonio documentario utile alla ricostruzione delle vicende che 

hanno determinato la fine della civiltà contadina nella bassa padana.�_24 

Durante la sua ricerca e documentazione fotografica, Morandi non usa una 

specifica macchina fotografica poiché non ne possiede una, ma di solito gliela 

prestano. A proposito Quintavalle dice: �^�d�����v�]�����u���v�š�����µ�•�����µ�v�����ò���Æ���ò�U���v�}�v���o�����•�š���•�•����

macchina perché non ne possiede una, gliela presta «la Idangela Molinari», una 

Rolleicord oppure una Y���•�Z�]�����V�� �o�[���•�‰�}�•�]�u���š�Œ�}�� �P�o�]���o�}�� ������ �D���Œ�]�}�� �>�}���]�U�� �o���� �‰���o�o�]���}�o���� ����

sempre una 22 din perché solo di recente Morandi ha scoperto pellicole più rapide, 

�‰�]�¶���•���v�•�]���]�o�]�U���u�����v�}�v���o�����µ�•���X�_25 

Oggi Morandi continua a filmare, fotografare e scrivere con Gianfranco Azzali. 

Una ricerca senza fine, sempre aperta alla novità, ma soprattutto, e questa è una 

caratteristica costante in Morandi, senza nessuna forma estetizzante o nostalgica, ma 

���}�v���o�[�]�v�š���v�š�}�����]�����}���µ�u���v�š���Œ���������Œ�������}�v�š���Œ���U �v�}�v�������o�o�[���•�š���Œ�v�}�U���‰�}�v���v���}�•�]�����o�����]���(�µ�}�Œ�]���}��

al d�]���•�}�‰�Œ���U���u�����•���u�‰�Œ���������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Cfr. Matteo Rebecchi, �>�����>���P�������]�����µ�o�š�µ�Œ�������]���W�]�������v���X�����Œ�}�v�����������]���µ�v�[���•�‰���Œ�]���v�Ì��, cit., p. 111. 
25 Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, Contadini: fiaba sistema storia, in Giuseppe Morandi, I Paisan. 
Immagini di fotografia contadina della bassa Padana, cit., p. 14. 
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I.2 L�[attività artistica 

 

�>�[�}�‰���Œ�������]���D�}�Œ���v���]���•�]���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�����‰�Œ���À���o���v�š���u���v�š�����]�v�����}�Œ�š�}�u���š�Œ���P�P�]�U���(�}�š�}�P�Œ���(�]���������}�‰���Œ����

narrative. 

Morandi esordisce giovanissimo nel 1956 con El Pasturin, aveva 19 anni, due 

���v�v�]�����}�‰�}���o�[�]�v���}�v�š�Œ�}�����}�v���D���Œ�]�}���>�}���]�V���•�]���š�Œ���š�š�������]���Œ�]�‰�Œ���•�����(���š�š�����������µ�v���P�]�}�À���v�����‰���•�š�}�Œ����

mentre lavora, in contrasto con scene che riprendono gli altri ragazzi che intanto si 

divertono nel tempo libero, a differenza del Pasturin che di tempo libero non ne ha. 

Nel 1957 gira �D�}�Œ�]�Œ���� ���[���•�š���š��, che riprende la ricerca e il ritrovamento del 

���������À���Œ�������]���µ�v���P�]�}�À���v�����Œ���P���Ì�Ì�}�����v�v���P���š�}���v���o�o�[�K�P�o�]�}�X�� 

���}�‰�}���o�[�]�v���}�v�š�Œ�}�����}�v���'�]���v�v�]�����}�•�]o seguiranno altri lavori: tra il 1963 e il 1964 

registra un documentario dal titolo I Bergamini. Un documentario radiofonico 

�‰�Œ���u�]���š�}�����o���^�����v���À���•���]�v�]�_�������o�o�����Z�����]�}�������o�o�����^�À�]�Ì�Ì���Œ�����]�š���o�]���v���U���š�Œ���•�u���•�•�}�����v���Z���������o�o����

�Z���/�U�� ���Z���� �Œ�������}�v�š���� �o���� �P�]�}�Œ�v���š���� �����]�� �����Œ�P���u�]�v�]�� �����o�o���� �(���u�]�P�o�]���� ���Ì�Ì���o�]�X�� �>�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���� �‰�µ�~��

essere letta in I bergamini26.  

Nel 1964 gira Inceris li barbi, che documenta i Paisan che cernono le 

barbabietole; verranno scattate anche delle fotografie che saranno raccolte poi nel 

libro fotografico I Paisan. Immagini di fotografia contadina della Bassa padana 

(1979). 

 Nel 1965 viene organizzata una mostra fotografica dal titolo La cascina muore 

al Vho�U�� �^�€�Y�•�� ���}�À���� �������]���u�}�� �‰�Œ���•���v�š���š�}�� ���o�� ���]�� �(�µ�}�Œ�]�� �����o�o���� �u���v�]�(���•�š���Ì�]�}�v�]�� �]�� �o���À�}�Œ�]�� �]�v��

�����u�‰���P�v���������]�o�����]���o�}�������o�o�[���v�v�}�����P�Œ���Œ�]�}�������o�o�[���µ�š�µ�v�v�}�����o�o�[���µ�š�µ�v�v�}�U�����}�v���]���‰�Œ�}�š���P�}�v�]�•�š�]���À���Œ�]�U��

i brac���]���v�š�]�� ���� �]�� �•���o���Œ�]���š�]�� ���P�Œ�]���}�o�]�X�_27 È una mostra finanziata da Idangela Molinari, la 

fotografa di Piadena, che tante volte presterà gli strumenti necessari a Morandi. 

Nel 1966 realizza due cortometraggi: El Vho, dove filma il proprio paese 

natale, e Barattieri el massa el nimal�U�� ���}�À���� �Œ�]�‰�Œ���v������ �o�[�µ�����]�•�]�}�v���� �����o�� �u���]���o���� �v���o�o����

cascina di Barettieri.  

                                                           
26 Piero Del Giudice, Giuseppe Morandi, I bergamini, �������µ�Œ�������]���W���}�o�������Œ�����Œ�]�U���d�Œ�]���•�š���U�������]�Ì�]�}�v�]���^���_�U���í�õ�õ�ð�U��
pp. 37-67. 
27 Cfr. Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, cit., p. 23. 



12 
 

Jon, du, tri, quater sac. è il titolo del cortometraggio girato nel 1967, dove si 

documenta la spartizione del melegot (il granoturco): solo un terzo del raccolto 

spettava ai Paisan.  

È sempre il 1967 quando viene filmata La giornata del bergamino, dove 

mostra la famiglia Azzali intenta nel proprio lavoro di addetti alle vacche. Nello stesso 

anno realizza Cavallo Ciao�U�����Z�������}���µ�u���v�š�����o�[�µ�����]�•�]�}�v�������]���µ�v�������À���o�o�}�X���^�����š�š���Œ�������vche 

diverse fotografie, che verranno esposte in una mostra fotografica organizzata a 

�W�]�������v���� �v���o�� �í�õ�ò�ó�� �����o�o�[�}�u�}�v�]�u�}�� �š�]�š�}�o�}�U�� �•�µ�������•�•�]�À���u���v�š���� ���}�v�(�o�µ�]�Œ���v�v�}�� ���v���Z���� �v���o��

volume fotografico I Paisan. Immagini di fotografia contadina della Bassa padana 

(1979). 

 Allo stesso anno risale �>�[���u�������•�]���o�����u���•�•�����o�[�}���Z�U�����Z�����Œ�]�‰�Œ���v�������o�[�µ�����]�•�]�}�v���������o�o����

oche in cascina. Questi cortometraggi, che vanno dal 1956 al 1967, verranno 

recuperati, sistemati e organizzati, in accordo con Morandi, dalla Cineteca del 

comune di Bologna nel 1999. Oggi sono raccolti in I Paisan. Un film di Giuseppe 

Morandi.28 Nel 1972 viene allestita la mostra dedicata al mondo rurale sardo: 

Orgosolo, un altro paese.  

Il suo primo libro fotografico esce nel 1979 dal titolo: I Paisan. Immagini di 

fotografia contadina della Bassa padana29. �^�€�Y�• [era] un pomeriggio del settembre 

�����o�� �[�ó�ô�U�� �‹�µ���v���}�� �À�]���v���� �€�D�}�Œ���v���]�•�� �]�v�� �h�v�]�À���Œ�•�]�š���� ���}�v�� �µ�v�� �‰�������}�� ���]�� �����Œ�šoline, il piccolo 

�(�}�Œ�u���š�}�� �����]�� �•�µ�}�]�� �]�v�P�Œ���v���]�u���v�š�]�� �����o�o���� �Œ�]�‰�Œ���•���� �ò�� �y�� �ò�U�� �u�]�P�o�]���]���U�� �•�����š�š���š���� �v���o�o�[�µ�o�š�]�u�}��

�À���v�š���v�v�]�}���u�����•�}�‰�Œ���š�š�µ�š�š�}���š�Œ�����]�o���í�õ�ñ�ô�������í�õ�ò�ô�����]�Œ�����X�_30 Sono le fotografie dei Paisan, 

�•�����š�š���š���� �v���o�o�[���Œ���}�� ���]�� �µ�v�� ���������v�v�]�}�U�� ���Z���� �À�}�P�o�]�}�v�}�� ���}���µ�u���v�š���Œ���� �P�o�]�� ���v�š�]���Z�]�� �o���À�}�Œ�]�� �����]��

campi, i lavori degli artigiani, le antiche usanze e i rituali, le festività e il tempo libero 

dei contadini e braccianti del tempo. 

                                                           
28 I Paisan. Un film di Giuseppe Morandi, a cura di Andrea Chiantelli, Massarosa (Lucca), 2010, 
composto da: El pasturin (1956), Inceris li barbi (1964), �D�}�Œ�]�Œ���� ���[���•�š���š���� �~�í�õ�ñ�ó�•�U El Vho (1966), La 
giornata del bergamino (1967), Jon, du, tri, quater sac. La spartizione del granoturco (1967), �>�[���u�������•�]��
�o�����u���•�•�����o�[�}���Z���~�í�õ�ò�ó�•�U Cavallo ciao (1967), Baratieri el massa el animal (1966), El Calderon (1991). 
29 Giuseppe Morandi, I Paisan. Immagini di fotografia contadina della bassa Padana, cit. 
30 Arturo Carlo Quintavalle, Contadini: fiaba sistema storia, in Giuseppe Morandi, I Paisan. Immagini 
di fotografia contadina della bassa Padana, cit., p. 10. 
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Nel 1984 esce il secondo libro fotografico di Morandi: Volti della Bassa 

Padana31. �>�����•�µ�����Œ�]�����Œ�������(�}�š�}�P�Œ���(�]���������}�v�š�]�v�µ���U���o�[�]�v�š���Œ���•�•�����•�]�����}�v�����v�š�Œ�����•�µ�]���À�}�o�š�]�������o�o����

gente, dei paisan, ma anche dei borghesi, ben distinti dai primi in quanto ripresi da 

lontano, di fronte alle loro grandi aziende, con sguardo fisso e severo. Il rapporto fra 

Morandi e i protagonisti fotografati si fa sempre più stretto.  

�/�o���í�õ�ô�ó�������o�[���v�v�}�����]���µ�•���]�š�������]��Cremonesi a Cremona32. La sua ricerca si sposta in 

città, una città in particolare: Cremona. Essa infatti rappresenta il passaggio per 

antonomasia tra il vecchio mondo contadino e la nuova industrializzazione, meta per 

i giovani e per i paisan in cerca di una vita migliore. Si assiste alla progressiva 

�š�Œ���•�(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���������o�����}�v�š�����]�v�}���]�v���}�‰���Œ���]�}�U�������o�o�������]�(�(���Œ���v�Ì�������]�����o���•�•�������o�o�[���‰piattimento 

della società del consumo. 

Continua la sua ricerca in città con Quelli di Mantova,33 del 1991. Ancora il 

mondo della meccanizzazione, degli allevamenti intensivi e dei nuovi protagonisti 

della società. 

Nel Gennaio del 1991 pubblica anche il suo primo libro di narrativa: La 

proprietaria del morto.34 Si tratta della raccolta di racconti sulla vita del fotografo, 

sulla sua adolescenza e sulle sue esperienze, ma dedica molto spazio anche ai suoi 

amici, alle persone che conosce o che ha conosciuto e che sono state particolarmente 

importanti per lui. Tema centrale è la morte: la morte dei vecchi paisan, la morte dei 

�•�µ�}�]���(���u�]�o�]���Œ�]�U���o�����u�}�Œ�š���������]���•�µ�}�]�����u�]���]���v���o�o�[�K�P�o�]�}�U���o�[�µ�����]�•�]�}�v���������P�o�]�����v�]�u���o�]�X���/�v���Œ�����o�š�����š���o����

tematica serve per evidenziare ancor di più �o���� �(�]�v���� ���]�� �µ�v�[�]�v�š���Œ���� ���‰�}�����U�� ���]�� �‹�µ���o��

passaggio alla modernità di cui si è parlato, di fronte al quale Morandi non resta 

insensibile, anzi. Da questi racconti scopriamo un Morandi che non ha timore nel 

raccontare avvenimenti molto personali per renderci partecipi del suo punto di vista. 

Inserite fra le sue pagine si trovano 12 fotografie che, ancora una volta, ritraggono le 

cascine, le strade e i lavori dei campi. �^�>���� �]�u�u���P�]�v�]���tscelte sulla base della unità 

                                                           
31 Giuseppe Morandi, Volti della Bassa padana, cit. 
32Giuseppe Morandi, Cremonesi a Cremona, a cura di Peter Kammerer, Liliana Lanzardo, Arturo Carlo 
Quintavalle, Milano, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, 1987. 
33 Giuseppe Morandi, Quelli di Mantova, a cura di Lidia Beduschi, Enio Camerlenghi, Pierdo Del Giudice, 
Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, 1991. 
34Giuseppe Morandi, La proprietaria del morto, cit. 
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tecnica e tematica- �•�}�v�}�� �����o�o�����(�]�v���� �����P�o�]�� ���v�v�]�� �[�ñ�ì-primi ann�]�� �[�ò�ì�U���š�µ�š�š���� �•�����š�š���š���� ���}�v��

Rolleiflex �����z���•�Z�]�������ò�Æ�ò�X�_35 

Nel 1994 viene pubblicato Ventunesima Estate.36 �>�[���š�š���v�Ì�]�}�v�����•�]�������•�‰�}�•�š���š�������o��

corpo nella sua fisicità, nella sua pesantezza corporea. A tal proposito Paolo Barbaro 

���]�����W���^���}�•�^�U���(�]�v�]�š���� �‰���Œ���D�}�Œ���v���]�� �o���� �o���P�P�]���]�o�]�š���� ���•�]�•�š���v�Ì�]���o���� �����o�o���� �����u�‰���P�v���U���Œ���•�š���v�}�� �o����

persone, i loro spazi e le loro rappresentazioni, a�o�o�����(�]�v�����]���o�}�Œ�}�����}�Œ�‰�]���������Œ�������}�v�š���Œ���X�_37 

Parrebbe in contrasto con le sue ricerche precedenti, ma in realtà le foto qui scattate, 

dal 1989 al 1993, fanno parte di un progetto più ampio: Corpi di lavoro, corpi di 

consumo. �^�€�Y�•���µ�v�����}�v�(�Œ�}�v�š�}���š�Œ�������Z�]���•�]���(�}�Œ�u�����]�o corpo nel lavoro e chi se lo forma per 

�Œ���‰�‰�Œ���•���v�š���Œ�•�]�����š�š�Œ���Ì�Ì���v���}�•�]���������}�v�•�µ�u���v���}�������v�]�����]�����}�v�•�µ�u�}���•�‰�����]�(�]���]�_�X38 Ecco quindi 

che Morandi riprende la metamorfosi del corpo del giovane Giuseppe Puerari, 

�����o�o�[�����}�o���•�����v�Ì�������o�o�����u���š�µ�Œ�]�š���X 

È il 1999 quando viene pubblicato Uomini terra lavoro.39 Ormai i Paisan sono 

scomparsi, i soldi che prima andavano alla loro manodopera, ora sono utilizzati per 

acquistare le macchine agricole. Le aziende familiari stanno scomparendo, nascono 

grandi cooperative monoculturali che sfruttano intensivamente i terreni. Ora si tratta 

di documentare questo cambiamento e le macchine diventano le vere protagoniste. 

�D���� �]�o�� �����u���]���u���v�š�}�� �v�}�v�� �Z���� �]�v�š���Œ���•�•���š�}�� �•�}�o�}�� �o�[���P�Œ�]���}�o�š�µ�Œ���U�� ���v���Z���� �o���� �•�š���o�o���� �•�]�� �•�}�v�}��

trasformate sulla loro scia. Ma ecco che ancora tornano i volti, le persone, I 

protagonisti del lavoro.40 

Nel 2001 la ricerca si arricchisce con La mia Africa,41 dove i protagonisti 

diventano i nigeriani, senegalesi, cubani o indiani, come dice lo stesso Morandi. Si 

                                                           
35 Cfr. Ivi, �E�}�š���������o�o�[�����]�š�}�Œ��, p. 155. 
36Giuseppe Morandi, Giuseppe Puerari, Ventunesima Estate, a cura di Paolo Barbaro, Giuseppe 
Puerari, Peter Kammerer, Cremona, Libreria Ponchielli, Lega di Cultura di Piadena, 1994. 
37 Paolo Barbaro, Storie di un corpo, in Giuseppe Morandi, Giuseppe Puerari, Ventunesima Estate, a 
cura di Paolo Barbaro, Giuseppe Puerari, Peter Kammerer, Cremona, Libreria Ponchielli, Lega di Cultura 
di Piadena, 1994, p. 9. 
38 Peter Kammerer, La forza del corpo. Intervista a Giuseppe Morandi, in Giuseppe Morandi, Giuseppe 
Puerari, Ventunesima Estate, a cura di Paolo Barbaro, Giuseppe Puerari, Peter Kammerer, Cremona, 
Libreria Ponchielli, Lega di Cultura di Piadena, 1994, p. 27. 
39 Giuseppe Morandi, Uomini terra lavoro, a cura di Giorgio Bonalume, Eugenio Camerlenghi, Arturo 
Carlo Quintavalle, Milano, Electa, 1999. 
40 Cfr. Ivi, pp. 150-164. 
41 Giuseppe Morandi, La mia Africa, a cura di Peter Kammerer, Paolo Barbaro, Milano, Mazzotta, 2011. 
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tratta di quegli extracomunitari che sono immigrati per trovare condizioni migliori, 

per dare un futuro ai propri figli altrimenti costretti allo sfruttamento minorile nei 

�o�}�Œ�}���‰�����•�]�����[�}�Œ�]�P�]�v���X�����Œ�P�}�u���v�š�]�����]�����•�š�Œ���u�������š�š�µ���o�]�š�����������}�u�‰�o���•�•�]�š�������o�o�}���•�š���•�•�}���š���u�‰�}�U��

che vanno d���o���o���À�}�Œ�}�����o���‰�Œ�}���o���u���������o�o�[�]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v���X 

In i Vecchi e nuovi volti della Bassa padana42, edito nel 2011, vi è da un lato 

una ripresa delle fotografie scattate dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, che 

rappresentano i Vecchi volti, quelli che già erano comparsi in I volti della Bassa 

padana �����o���í�õ�ô�ð�V�������o�o�[���o�š�Œ�}�����}�u�‰���]�}�v�}���]��Nuovi volti. Questi sono quelli di una famiglia 

in particolare, la famiglia Metha. È una famiglia di indiani che abita in cascina e che si 

occupa prevalentemente di accudire le vacche e gestire le stalle; per Morandi essi 

rappresentano un ritorno ai valori dei vecchi paisan. Erano già comparsi in La mia 

Africa�U�����������v�š�}�������š���v�š�]�����o�š�Œ�]�U���u�����}�Œ�����o�[���š�š���v�Ì�]�}�v���������‰�}�•�š�����•�}�o�}���•�µ�����]���o�}�Œ�}�X 

�/�o���î�ì�ì�ô�������o�[���v�v�}�����]���µ�•���]�š���������o�����}���µ�u���v�š���Œ�]�}��Il colore della Bassa,43 presentato 

al Festival di Venezia del 2008. Esso racconta aspetti di attualità in campo etnico, 

���P�Œ�]���}�o�}�������v���o���•���š�š�}�Œ���������o�o�[���o�o���À���u���v�š�}�X���^�}�v�}���‹�µ���•�š�����o�����š�Œ�����‰�Œ�]�v���]�‰���o�]���•���Ì�]�}�v�]�����]�����µ�]���•�]��

compone, in perfetta continuità con le ricerche precedenti. 

Le ultime ricerche fotografiche sono: Dio sul tetto e i nuovi angeli del 2011 e 

La strada di Montreuil �����o���î�ì�í�î�X�����•�•���U�����}�u�������]�������Z�����������Z�]�U���^mantengono una segnata 

matrice politica per cui il racconto non è fine a se stesso ma le immagini vengono 

riconsegnate ai soggetti stessi e agli spettatori perché le facciano proprie 

�v���o�o�[���•���Œ���]�Ì�]�}���‹�µ�}�š�]���]���v�}�����]�����]�š�š�����]�v�]���������]���‰���Œ�•�}�v���X�_44 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Giuseppe Morandi, Vecchi e nuovi volti della Bassa padana, a cura di Ivan Della Mea, Arturo Carlo 
Quintavalle, Peter Kammerer, Milano, Mazzotta, 2011. 
43 Giuseppe Morandi, Gianfranco Azzali, Il colore della Bassa. Un film di Giuseppe Morandi e Gianfranco 
Azzali, a cura di Giuseppe Morandi, Andrea Chiantelli, Sergio Lodi, Gianfranco Azzali, con Gianfranco 
Azzali, Jagjit Rai Mehta, Devi Puspha, Simona Mehta, Hani Mehta. Documentario, colore 30 minuti, 
Massarosa (Lucca), Marco del Bucchia editore, 2008. 
44 Matteo Rebecchi, �>�����>���P�������]�����µ�o�š�µ�Œ�������]���W�]�������v���X�����Œ�}�v�����������]���µ�v�[���•�‰���Œ�]���v�Ì��, cit., p. 111. 
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II�X���>�[�µ�v�]���]�š�������]���D�}�Œ���v���] 
 

O�P�v�]�� �š���v�š���š�]�À�}�� ���]�� �‰���Œ�]�}���]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� ���� �µ�v�[�}�‰���Œ���Ì�]�}�v���� ���Œ���]�š�Œ���Œ�]���� ���Z���� �•���Œ�À���� �‰���Œ�� �����Œ���� �µ�v��

ordine anche cronologico alle opere in un contesto, ma bisogna ricordare che ogni 

forma espressiva è sempre in rapporto a �‹�µ���o�o���� ���Z���� �o�[�Z���� �‰�Œ���������µ�š���U�� �•�]���� ���Z���� ���•�•���� �•�]��

ponga come alternativa, sia che si ponga come sua evoluzione. Questo è quanto 

accade anche al cosiddetto Neorealismo. Il Neorealismo è una stagione complessa, 

di difficile periodizzazione e definizione. Solitamente il termine neorealista rimanda 

ad un ambito preciso, come afferma Paolo Barbaro, il quale continua dicendo che lo 

�•�����v���Œ�]�}�� ���À�}�����š�}�� �^�€�Y�•�� ���� �š�µ�š�š�}�� �•�}�u�u���š�}�� �µ�v�]�À�}���}�W�� �/�š���o�]���U�� �]�u�u�����]���š�}�� ���}�‰�}�P�µ���Œ�Œ���U��

�o�}�����Ì�]�}�v���� �u���Œ�P�]�v���o���U�� �v���P���š���� �����o�o�[�]�u�u���P�]�v���Œ�]�}�� �‰�Œ�����������v�š���U�� �(�]�v���o�u���v�š���� �‰�Œ���•�}�� �•���v�Ì����

mediazioni retoriche.�_45 In realtà il Neorealismo altro non è che un nuovo linguaggio, 

�µ�v���v�µ�}�À�}���u�}���}�����]���Œ�������}�v�š���Œ�����o�����Œ�����o�š���W���^�€�Y�•���]�o���Z�Œ�����o�]�•�u�}�������o���v���}�Œ�����o�]�•�u�}�[���~���}�u���������o��

resto sono e sono stati tutti i realismi) è fatto di invenzioni, di finzioni utilizzate per 

svolgere un racconto diverso �•�µ�o�o�����Œ�����o�š�������}�v�š�Œ���‰�‰�}�v���v���}�•�]�����������o�š�Œ�����(�]�v�Ì�]�}�v�]�_�X46  

Il Neorealismo nasce quindi attraverso un processo di evoluzione; è riduzione 

semplicistica parlare solamente di un linguaggio che si oppone a quello del Ventennio 

fascista, fondato su una retorica saldamente costruita, attraverso una presa diretta 

della realtà. �/�v�(���š�š�]�� �o�}�� �•�š���•�•�}�� �Z�µ�•�}�� ���}���µ�u���v�š���Œ�]�}�[�� �����o�� ���]�v���u���� ���� �����o�o���� �(�}�š�}�P�Œ���(�]����

�v���}�Œ�����o�]�•�š���� ���� ���]�� ���]�Œ���š�š���� �����Œ�]�À���Ì�]�}�v���� �����o�� �s���v�š���v�v�]�}�� �•�š���•�•�}�W�� �^�>���� �(�}�Œ�u���� ���}���µ�u���v�š���Œ�]����

���Œ�����]�š���š���������o���À���v�š���v�v�]�}�U���Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}���v���o�o�[�/�š���o�]�� del dopoguerra, la forma del realismo 

�‰���Œ�����v�š�}�v�}�u���•�]���U�������‰�Œ�}�������]�o�u���v�š�����‹�µ���o�o���������]�����]�v���P�]�}�Œ�v���o�]���>�µ�����_�X47 Barbaro continua 

dimostrando che il Neorealismo fonda le proprie radici in linguaggi precedenti, che 

avevano una certa circolazione, come: il cinema di Ejzenstein, il cinema e la 

letteratura sociale Statunitensi, la pittura di Novecento (Verismo e Realismo 

pittorico), il cinema di Visconti per esempio di La terra trema (1948), e quello di De 

                                                           
45 Paolo Barbaro, Il gusto del Neorealismo, in Gli anni del Neorealismo. Tendenze della fotografia 
italiana, a cura di AAVV, Torino, edizioni FIAF, 2004, p.16. 
46 Ivi, p. 17. 
47 Ivi, p. 18.  
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Santis di Riso amaro (1955); questi ultimi influenzati a loro volta dalla fotografia del 

New Deal americano, a sua volta mediato dal cinema classico di Hollywood.48 

Il periodo che Antonella Russo indica per il Neorealismo fotografico, è quello 

���Z�����À���������o���í�õ�ð�ì�����o���í�õ�ð�õ�U���^�€�Y�•���������}�u�����P�]����nel 1950 si fosse trasformato in un prodotto 

�����]�š�}�Œ�]���o���������•�š�]�v���š�}���•�‰�����]���o�u���v�š�������o�o�����•�š���u�‰�����]�o�o�µ�•�š�Œ���š���X�_49  

Giuseppe Morandi inizia a fotografare nel 1957, un periodo successivo a 

quello che è indicato come Neorealismo. La sua è una ricerca del tutto particolare, 

che non può essere ricondotta semplicemente al Neorealismo; ci troviamo infatti in 

un periodo in cui il Neorealismo si svuota del suo significato originale per diventare 

una moda, una tendenza, o semplicemente un cliché:  

 

Così, più ci si allontanava dagli anni del dopoguerra, più il Neorealismo restava 
solo nei soggetti (i poveri contadini intorno al focolare, i baraccati, il lavoro 
minorile, i disoccupati nelle città ancora invase dalle macerie): una fotografia 
insomma non più neorealista ma a sogge�š�š�}���Z�v���}�Œ�����o�]�•�š���[�X50 

 

Morandi sicuramente ha ben presente i film neorealisti degli anni precedenti, ha 

�‰�}�š�µ�š�}���À�������Œ�o�]�U���u���U�����}�u�������]�������Y�µ�]�v�š���À���o�o���U���^�€�Y�•���o�]�������À�������À���Œ�����À�]�•�š�]���v�}�v�����‰�‰���v�������v�š�Œ���š�]��

in circolo ma dopo, ma non nel giro dei cineforum o dell���� �•���o���� ���[���•sai, ma in quei 

circoli della sinistra dove si proiettano pellicole funzionali alla coscienza di classe, 

�u���P���Œ�]�� ���o�o���� �u�]�š�}�o�}�P�]���� �����o�o���� �Œ�]�À�}�o�µ�Ì�]�}�v���X�_51 La sua�U�� ���o�o�[�]�v�]�Ì�]�}�U è una formazione 

soprattutto cinematografica. Sicuramente le sue fotografie hanno in comune con il 

Neorealismo la volontà di raggiungere un linguaggio che potesse essere comune, il 

�E���}�Œ�����o�]�•�u�}�� �]�v�(���š�š�]�U�� ���}�u���� ���]������ �o���� �Z�µ�•�•�}�U�� �^���‰�‰���Œ�À���� �]�v�� �P�Œ�����}�� ���]�� ���}���P�µ�o���Œ���� �]�v�•�]���u����

cultura e popolo, attraverso rappresentazioni incentrate sui problemi della gente 

degli anni del dopoguerra e che parlavano lo stesso linguaggio delle persone 

                                                           
48 Ivi, p.17. 
49 Antonella Russo, Storia culturale della fotografia italiana. Dal Neorealismo al Postmoderno, Torino, 
Einaudi, 2011, p. 9. 
50 Cfr. Ivi, p. 10. 
51 Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, Storie di macchine e di campagna, in Giuseppe Morandi, Uomini terra 
lavoro, a cura di Giorgio Bonalume, Eugenio Camerlenghi, Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Electa, 
1999, pp. 37-38. 
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���}�u�µ�v�]�X�_52 Morandi si spinge oltre: le sue fotografie non le pubblica su riviste o 

�Œ�}�š�}�����o���Z�]�U���u���U�����o�u���v�}�����o�o�[�]�v�]zio, una volta stampate, le dà agli stessi bergamini da lui 

fotografati: 

 

Le prime volte che fotografavo i bergamini davo a loro la foto. Questa foto non 
�o�[�Z���v�v�}���u���]���u���•�•�����]�v�������•���X���^���u�u���]���o�����]�v���Z�]�}�����À���v�}���•�µ�o�o�����‰�}�Œ�š���������o�o�����•�š���o�o���X���€�Y�•��
In casa mettevano le foto ufficiali, le foto dei momenti tradizionali, i 
�u���š�Œ�]�u�}�v�]�U�� �]�� �����š�š���•�]�u�]�U�� �]�� �‰���Œ���v�š�]�� �����(�µ�v�š�]�U�� �������}�X�� �€�Y�•�� �/�o�� �W�Œ�]�u�}�� ���Z���� �Z���� �u���•�•�}�� �]�v��
casa queste foto con gran coraggio è stato il Miciu.53 

 

È chiara fin da subito la sua eccezionalità. Egli non vuole tanto raggiungere un 

�^�o�]�v�P�µ���P�P�]�}�� ���}�u�µ�v���_�� �‰�}�v���v���}�•�]�� ���o�� ���]�� �(�µ�}�Œ�]�� �}�� ���o�� ���]�� �•�}�‰�Œ���� �����] soggetti fotografati 

semplicemente documentando, egli piuttosto sente di appartenere alla loro stessa 

condizione, vive i loro stessi problemi ed emozioni. Vuole quindi dare loro la 

possibilità di vedersi, ma non durante le festività particolari in cui assumono pose 

�^�š�����š�Œ���o�]�_�� ������ �Z�}���� �‰���Œ�� �o�[�}�������•�]�}�v���U�� �u���� ���µ�Œ���v�š���� �o���� �o�}�Œ�}�� �À�]�š���� �‹�µ�}�š�]���]���v���U�� �o���� �o�}�Œ�}�� �À�]�š����

caratterizzata soprattutto dal lavoro, il lavoro manuale. Ecco spiegata la reazione di 

appendere le fotografie non in casa, ma nella stalla: non erano abituati a vedersi così, 

�‰�Œ���(���Œ�]�À���v�}���v�}�v���‰�}�Œ�š���Œ�����]�v�������•�����o�[�µ�u�]�o�]���Ì�]�}�v���������o�o�����o�}�Œ�}�����}�v���]�Ì�]�}�v���V��a tal proposito, 

così risponde il Miciu: �^���Œ�����}�� ���Z���� �]�o�� �•�]�P�v�]�(�]�����š�}�� ���]�� �‹�µ���o�� �P���•�š�}�����Œ�����‹�µ���•�š�}�W�����o�u���v�}�� �]�v��

questi dieci minuti che resto in casa non ho davanti agli occhi questa triste situazione 

���]���•�µ�����o�š���Œ�v�}�U�����]���•���Z�]���À�}�U���•�]���‰�µ�~�����]�Œ���X�_54 

In realtà Morandi è più vicino alle ricerche etnografiche degli anni Cinquanta, 

che non al Neorealismo. Una delle novità più interessanti di questo periodo consiste 

�‰�Œ�}�‰�Œ�]�}�� �v���o�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�} della fotografia per la ricerca antropologica. Utilizzata come 

strumento di indagine, essa rappresenta un patrimonio culturale importantissimo, e, 

                                                           
52 Cfr. Antonella Russo, Storia culturale della fotografia italiana. Cit., p.21. 
53 Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in AAVV, 
il muro di Piadena, cit., p.23. 
54 Ibidem.  
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���}�u���� ���]������ �o���� �Z�µ�•�•�}�U�� �^�€�Y�•�� �‹�µ���•�š�}�� �Œ���‰���Œ�š�}�Œ�]�}�� �(�}�š�}�P�Œ���(�]���}�� �À���� ��ollocato a una polarità 

�}�‰�‰�}�•�š�������o���E���}�Œ�����o�]�•�u�}�����]���u���v�]���Œ�������]���‹�µ���P�o�]�����v�v�]�X�_55  

Per esempio, le spedizioni etnografiche di Ernesto De Martino affidavano 

proprio alla fotografia e alle riprese filmiche il compito di documentare e di 

raccogliere dati, utili poi alla ricerca, tra i primi casi italiani di antropologia visiva. 

Diversi furono i fotografi che collaborarono con Ernesto De Martino, e fra questi un 

ruolo centrale lo ebbe Franco Pinna. Parte dei suoi scatti confluirono in La terra del 

rimorso del 1961, c�Z�����(�µ�����o�o�[�}�Œ�]�P�]�v������i dispute con Ernesto de Martino proprio sulla 

funzione delle fotografie e sul ruolo del fotografo nella ricerca. 

Un elemento che lega Morandi alla ricerca etnografica è sicuramente 

�o�[�]�v���}�v�š�Œ�}�����}�v���'�]���v�v�]�����}�•�]�}56, attraverso il quale si avvicinerà ancora di più ai problemi 

sociali di quegli anni, accostandosi �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À���u���v�š�������o�o�[���š�š�]�À�]�š�����‰�}�o�]�š�]�����X���D�������v���}�Œ���U��

i suoi scatti sono diversi, non hanno paragoni. Ora diventano più attenti alla realtà 

sociale e ai problemi che affliggono la sua comunità. Il suo è sempre uno sguardo che 

potremmo definire orizzontale rispetto ai soggetti fotografati, uno sguardo che 

�‰�Œ�}�À�]���v�����•���u�‰�Œ���������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�X���^�����o�����Œ�]�����Œ���������š�v�}�P�Œ���(�]�������v�������•�•���Œ�]���u���v�š�����•�]���‰�}�v�������}�u����

uno sguardo analitico esterno, quello di Morandi è uno sguardo che già conosce cosa 

fotografa. Lui stesso dice ���Z�����o�[�µ�v�]�������À�}�o�š�������Z�����Z�����(�}�š�}�P�Œ���(���š�}���^�Œ�µ�����v���}�_���o�����]�u�u���P�]�v�]��

è stato durante il suo viaggio ad Orgosolo: si tratta di immagini rubate perché sente 

di non conoscere a sufficienza le persone e le situazioni, non le ha vissute come i 

compagni sardi. Ecco allora che continua spiegando:  

 

A Piadena non ho mai fotografato gli uomini e le cose la prima volta che le 
vedevo, senza conoscerle meglio. Ho fotografato delle cose che in me erano 
già fotografate. Per fotografare le persone così come sono, senza il trauma 
della macchina fotografica, bisogna che ci sia tra te, che hai lo strumento e la 
persona che hai davanti, un rapporto e che lei sappia quello che tu fai, che 
partecipi al controllo di questa macchina e che abbia una fiducia, una fiducia 
politica e al livello di onestà.57 

 

                                                           
55 Antonella Russo, Storia culturale della fotografia italiana, cit., p. 41. 
56 Cfr. nota n. 16. 
57 Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in 
AAVV, il muro di Piadena, cit., p. 22.  
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�/�v�� �‹�µ���•�š�}�� ���}�v�•�]�•�š���� �o�[�µ�v�]���]�š���� ���]�� �D�}�Œ���v���]�W�� ���P�o�]�� �v�}�v�� �•�}�o�}�� ���}�v�}�•������ ���Z�]�� �(�}�š�}�P�Œ���(���U�� �u����

instaura un vero e proprio rapporto con la persona. Quando per esempio fotografa 

in I Paisan la serie di Inceris li barbi. Cernono le barbabietole,58 lo fa inizialmente da 

dietro, perché non voleva essere visto, non aveva ancora instaurato un rapporto. 

Quando tale rapporto diventa chiaro, ecco allora che li fotografa da davanti con primi 

piani. 

Uno degli aspetti in comune con i fotografi delle ricerche etnografiche di De 

Martino come Franco Pinna, è sicuramente la caratteristica di fotografare per 

sequenze, restituendo la temporalità stessa delle immagini. Lo si può notare con le 

stampe conservate in archivio presso il CSAC: il volume fotografico non è altro che il 

�(�Œ�µ�š�š�}�����]���µ�v�[�������µ�Œ���š�����•���o���Ì�]�}�v�������]���v�µ�u���Œ�}�•�]���•�����š�š�]���]�v���•���‹�µ���v�Ì�������]���µ�v�����u�������•�]�u�����•�����v���X��

Morandi dice che ogni immagine la costruisci con il tempo, non è mai la prima che 

fai, ma bisogna fotografare una, due, dieci volte la stessa cosa per ottenere il risultato 

atteso. 

Un'altra questione da chiarire è il rapporto delle fotografie di Morandi con 

quelle di Strand per Un Paese59 di Zavattini del 1955. Sicuramente Morandi le ha viste, 

ha acquistato il volume e ha potuto analizzarle. È lui stesso a voler spiegare il motivo 

per cui la sua ricerca fotografica è completamente diversa da quella di Strand a 

Luzzara:  

 

Tutti dicono che la ricerca fotografica che abbiamo fatto noi sui paisàn sarebbe 
il seguito di quella fatta da tanti altri, tipo Strand nel paese di Zavattini, a 
�>�µ�Ì�Ì���Œ���X�� �/�}�� �v�}�v�� �•�}�v�}�� ���[�������}�Œ���}�X�� �€�Y�•�� �>�[�]�u�u���P�]�v���� �À�]���v���� �‰�Œ�}���}�š�š���� ���� �µ�•���š���� �]�v��
�u���v�]���Œ�������]�À���Œ�•���X���€�Y�•���Y�µ���•�š�������}���µ�u���v�š���Ì�]�}�v�����€un paese di Zavattini e Strand] 
serviva al ricordo, ma non serviva secondo me agli abitanti e ai lavoratori di 
�>�µ�Ì�Ì���Œ���X�� �€�Y�•�� �Y�µ���•�š���� �]�u�u���P�]�v�]�� �v�}�v�� �Z���v�v�}�� �����š�}�� �µ�v�� ���}�v�š�Œ�]���µ�š�}�� �‰���Œ�� �Œ���v�����Œ����
consapevoli i lavoratori di Luzzara della loro situazione. Anche perché Strand, 
���o�����]���(�µ�}�Œ�]�����]���]�u�u���P�]�v�]�������o�o���U���v�}�v���v�����•���‰���À�����v�]���v�š���X���€�Y�•�U���v�}�v���•���‰���Àa i rapporti 
���Z���� �]�v�š���Œ���}�Œ�Œ���À���v�}�� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� ���]�� �‹�µ���•�š���� �Œ�����o�š���X�� ���[�� �]�v�À�������� �‹�µ���o�o�}�� ���Z���� �v�}�]��
�������]���u�}�� �š���v�š���š�}�� ���]�� �(�}�š�}�P�Œ���(���Œ���X�� �W���Œ���Z� �� �v�}�]�� �‹�µ���•�š���� ���}�v���]�Ì�]�}�v���� �o�[�������]���u�}��
subita, era sulle nostre spalle.60 

                                                           
58 Si veda: appendice, illustrazione 5, p. XII. 
59 Paul Strand, Cesare Zavattini, Un paese, Torino, Giulio Einaudi editore S.p.A., 1955. 
60 Peter Kammerer, Intervista a Gianfranco Azzali (Miciu) e Giuseppe Morandi (Piadena 1980), in AAVV, 
il muro di Piadena, cit., p. 24. 
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���µ�Œ���v�š�����o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���U�����o�o�������}�u���v�������•�µ�o���Œ���‰�‰�}�Œ�š�}�����}�v���^�š�Œ���v���U���D�}�Œ���v���]���Œ�]�•�‰�}�v�����W�� 

 

Strand mi è piaciuto ma mi è venuta anche la rabbia: fotografa benissimo, ma 
���� �µ�v�� ���u���Œ�]�����v�}�� ���Z���� �À�]���v���� �‹�µ���� ���� �v�}�v�� �•���� �v�]���v�š���� ���]�� �‹�µ���o�o�}�� ���Z���� ���[���� �‹�µ���X�� �/�o���u�]�}��
obiettivo era: ma nella mia vita riuscirò mai a fare un libro sui paisan? Io ho 
comperato Un Paese�X���>�[�Z�}�����}�u�‰���Œ���š�}�������Œ���š���������î�ì�ì�ì���‰���Œ���u���•���X���&�}�š�}�P�Œ���(���À�}���P�]����
e mi era piaciuto molto, mi aveva affascinato, ma mi appariva strano.61 

 

 

Se da un lato troviamo quindi Strand con la sua tecnica infallibile e la sua capacità di 

�Œ���•�š�]�š�µ�]�Œ���� �o���� �u�}�v�µ�u���v�š���o�]�š���� �����o�o�[�µ�u���v�]�š���� ���š�š�Œ���À���Œ�•�}�� �o���� �•�µ�����]�u�u���P�]�v�]�U�� �����o�o�[���o�š�Œ�}��

troviamo Morandi che, senza seguire nessuna tecnica specifica e senza aver nessun 

vincolo, scatta non tanto per costruire una monumentalità e quindi un ricordo, ma 

scatta per gli abitanti di Piadena, per renderli consapevoli dei rapporti di potere in 

gioco, per cercare di trasformare e cambiare tali rapporti attraverso una maggiore 

consapevolezza.  

Ecco quindi che non si possono comprendere a pieno le immagini di Morandi senza 

tener presente tutta la sua attività, che è prevalentemente politica da quando fonda 

la Lega di Cultura di Piadena. Le sue fotografie sono politiche, dimostrano i veri 

�Œ���‰�‰�}�Œ�š�]�� ���]�� �‰�}�š���Œ���X�� ���•���u�‰�o���Œ���� ���� �o�[�]�u�u���P�]�v���� �����o�o���� �•�‰��rtizione del melegot (il 

�P�Œ���v�}�š�µ�Œ���}�•�� �v���o�o�[���]���W62 la gran parte del raccolto andrà ai padroni, mentre solo un 

terzo sarà destinato a chi il grano lo ha lavorato davvero, e questo è ben visibile dalla 

grandezza dei mucchi, ben separati fra loro. Oppure ancora, in I Volti della bassa 

Padana, le immagini dei borghesi, ben distinte dai volti dei Paisan, ripresi da lontano, 

dal basso per rendere ancora di più il senso di monumentalità, e di fronte alle loro 

grandi aziende, con sguardo fisso e severo.63 

Notiamo sempre nelle sue fotografie questa capacità narrativa straordinaria, da sole 

riescono a spiegarsi, insieme costruiscono un vero e proprio racconto. 

                                                           
61 Intervista a Giuseppe Morandi, appendice, 7/01/16, p. IX. 
62 Si veda: appendice, illustrazione 23, p. XXIII. 
63 Si veda: ivi, illustrazione 8, p. XIV. 



22 
 

La sua unicità è data dalla sua sensibilità: una sensibilità per i continui 

cambiamenti, che portano alla scomparsa di un mondo, ma alla nascita di tanti altri, 

con caratteristiche sempre uniche. Morandi riesce a vedere queste sfumature e ce le 

mostra nei suoi lavori. Ecco perché e sbagliato vedere nelle sue fotografie una volontà 

di certific���Œ�����‹�µ���o���}�•�������Z�����}�Œ�u���]���v�}�v�����[�����‰�]�¶�U�����}�u�����µ�v�[�}�‰���Œ���Ì�]�}�v�����v�}�•�š���o�P�]�����X���>�����•�µ����

ricerca ci fa partecipi della sua visione del mondo, per renderci più sensibili di fronte 

alla quotidianità e per vedere ciò che sta dietro le cose di tutti i giorni, quelle cose 

che conosciamo solo apparentemente, o meglio, che pensiamo di conoscere bene 

quando in realtà non ne sappiamo nulla.  

Altro tassello fondamentale è il rapporto con la fotografia del New Deal 

americano durante il mandato di Roosvelt, ovvero la Farm Security Administration.64 

Il gruppo fotografico si forma nel 1935, inizialmente si chiamava Resettlement 

Administration, diventerà Farm Security Administration nel 1937, quando entrerà a 

�(���Œ�� �‰���Œ�š���� �����o�� ���]�‰���Œ�š�]�u���v�š�}�� �����o�o�[���P�Œ�]���}�o�š�µ�Œ���X��Compito della FSA era quello di 

documentare il periodo di crisi seguito alla Grande Depressione, avvenuta tra le due 

guerre mondiali, che colpì soprattutto la vita rurale americana, costringendo migliaia 

di agricoltori ad abbandonare le loro terre anche a causa della grave siccità che si 

aggiunse alla crisi produttiva. Morandi avrà modo di vedere le fotografie della FSA 

durante la mostra organizzata nel 1975 dall'Istituto di Storia dell'Arte e dal Centro 

Studi e Museo della Fotografia di Parma, presso il palazzo della Pilotta. Ne rimane 

affascinato, lo colpisce soprattutto Dorothea Lange. Eppure la differenza principale 

rimane ancora la sua attenzione per le persone, il suo rapporto con esse. Quintavalle 

dice:  

 

[Siamo dinanzi] una realtà che viene ripensata [da Lange] attraverso un senso 
profondo delle architetture, una modulazione intensissima del volume, una 
tensione plastica di grande interesse, e tutto questo in qualche modo limita 

                                                           
64 Per approfondire si veda: AAVV, Farm Security Administration (La fotografia sociale americana del 

New Deal), catalogo 25, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Parma, Mostra itinerante organizzata dal 

�����v�š�Œ�}���^�š�µ���]�������D�µ�•���}�������o�o�����&�}�š�}�P�Œ���(�]�������������o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}�����]���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š���������o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š�������]���W���Œ�u�������}�v���]�o��

patrocinio della Regione Emilia-Romagna, 1975. 
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�o�[���������v�š�}���‰�}�•�š�}���•�µ�o�o�����(�]�P�µ�Œ�������Z�������]�À���v�š���v�}��come accessori di un sistema che, 
proprio perché è come bloccato, immoto nel suo dramma, si impone alla 
nostra attenzione.65 

 
 
Più che a Dorothea Lange, Morandi appare vicino alla tecnica di Ben Shahn: entrambi 

prestano poca attenzione alla tecnica rigorosa �������o�o�����•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���������o�o�[�]�u�u���P�]�v���U���‰���Œ���Z� ��

i veri protagonisti sono gli uomini: ecco allora le fotografie scattate se�v�Ì�����o�[���µ�•�]�o�]�}�����]��

un cavalletto, a mano libera. Si deduce ���Z���U�� ���}�u���� ���(�(���Œ�u���� �Y�µ�]�v�š���À���o�o���U�� �^���v���Z����

���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� �����o�o���� �&�^���� �D�}�Œ���v���]�� �•�����P�o�]���� ���o���µ�v�]�� �‰�Œotagonisti; Shahn prima di tutti, che 

�‰�}�Œ�š�������}�v���•� ���µ�v�����>���]�����������(�}�š�}�P�Œ���(�����o�����P���v�š�����•���v�Ì�������•�•���Œ�����À�]�•�š�}�_�X66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Arturo Carlo Quintavalle, �>�[���u���Œ�}�����‰�]�������]�}�����]���'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]�U��in Giuseppe Morandi, Volti della 
Bassa padana, cit., pp. 9-10. 
66 Arturo Carlo Quintavalle, Cremona e dintorni, in Giuseppe Morandi, Cremonesi a Cremona, a cura di 
Peter Kammerer, Liliana Lanzardo, Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Nuove edizioni Gabriele 
Mazzotta, 1987, pp. 29-30. 
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III. Le fotografie in archivio  
 

     �/�/�/�X�í���>�[�}�Œ�]�P�]�v���������o�o�������}�v���Ì�]�}�v�� 

 

�����o�o�������}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�Ì�����š�Œ�����'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]�������o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š���������o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š����

di Parma, conservata oggi presso il CSAC, e di cui viene riportato il testo integrale in 

���‰�‰���v���]�����U���•���}�‰�Œ�]���u�}�����Z���������D�}�Œ���v���]���•�š���•�•�}���������}�v�š���š�š���Œ�����o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š�����v���o���í�õ�ó�ï�X 

Egli a tal proposito dice: �^�,�}�� �o���š�š�}�� �•�µ�]�� �P�]�}�Œ�v���o�]�� �����o�o����costituzione presso codesto 

Istituto di un settore per la raccolta di materiale fotografico.�_67 Il giornale su cui viene 

�������}�v�}�•�����v�Ì���������o�o�[���•�]�•�š���v�Ì���������o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}�������o�[�h�v�]�š��, e, alla domanda sul perché abbia 

scelto di contattare proprio il Centro Studi, Morandi risponde:  

 

Ho letto sul giornale �o�[�h�v�]�š�� che si era aperto un centro studi. [Li ho contattati] 
Dato che le mie foto non erano considerate, in paese mi consideravano un 
matto. Comunque le foto che ho fatto le difendo sempre, perché era quello 
che sentivo, quello che vedevo, e col tempo che passa le sento molto più 
�À�]���]�v���U�� �‰���Œ���Z� �� ���� ���}���µ�u���v�š���š���� ���v���Z���� �o���� �‰�}�o�À���Œ���� ���Z���� ���[���Œ���� ���o�o�}�Œ���� �•�µ�o�o���� ���}�•���U�� �]��
�P���•�š�]�����Z�����(�������À���v�}�W���o�µ�]���€�]�o���D�]���]�}�•���‹�µ���v���}���o���À�}�Œ���À�����]�v���•�š���o�o���U���]�o���‰�����Œ���U���o�[�}���}�Œ�������]��
�u���Œ���������Z�������[���Œ���U�������‰�}�]���o�����‰���Œ�•�}�ve, che erano le mie persone, di conseguenza 
mi fa piacere rivederle. Sono andato lì non per conservarle, ma per dare 
immagine e dignità a questa gente, per far sentire i protagonisti della vita del 
paese, a livello economico e a livello di umanità.68 

 
 
È es�•���v�Ì�]���o�����‹�µ���•�š�����š���•�š�]�u�}�v�]���v�Ì���W���o�[�]�v�š���v�š�}�����]���D�}�Œ���v���]���v�}�v�����Œ�����‹�µ���o�o�}�����]�����}�v�•���Œ�À���Œ����

le proprie immagini o quello di raggiungere fama e pre�•�š�]�P�]�}�U���o�[intento reale era quello 

di far conoscere i veri protagonisti della storia del paese, ponendoli al centro 

�����o�o�[attenzione. È come se si sentisse responsabile di loro in prima persona, vuole fare 

in modo che tutti possano vedere la verità di una realtà senza filtri, ma per farlo ha 

bisogno di un aiuto, anche dal punto di vista critico. 

                                                           
67 �'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]�U���o���š�š���Œ�������o�o�[�]�•�š�]�š�µ�š�}�����]���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š���������o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š���U���ñ�l�í�í�l�í�õ�ó�ï�U�����‰�‰���v���]�����U���‰�X���/�X 
68 Intervista a Giuseppe Morandi, appendice, 7/01/2015, p. VI. 
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Il Centro Studi e Museo della Fotografia si mostra sin da subito interessato. Si 

organizza un incontro tra il prof. Quintavalle e Morandi, dove Morandi mostra una 

selezione del materiale prodotto; è il 15 Gennaio del 1974.69 

L�[�]�v�š���Œ���•�•���� �‰���Œ il materiale di Morandi cresce e nel Febbraio del 1974 il Prof. Luigi 

Allegri, allora segretario del Centro Studi, scrive ���� �D�}�Œ���v���]�W�� �^�>�[�]�u�‰�}�•�š���Ì�]�}�v���� �����o��

lavoro suo e del gruppo ci pare del tutto confacente alla linea che intendiamo dare al 

�����v�š�Œ�}���•�š�µ���]���•�µ�o�o�����(�}�š�}�P�Œ���(�]���X�_70 

Inizia da allora una proficua collaborazione: in accordo con il Centro Studi si prevede 

una scelta del materiale fotografico e poi la successiva stampa, inizialmente curata 

���]�Œ���š�š���u���v�š���� �����o�� �D�µ�•���}�� �����o�o���� �&�}�š�}�P�Œ���(�]���� �����o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š���� ���]�� �W���Œ�u���X�� �E���o�o�[���‰�Œ�]�o���� �����o��

1974 il Centro Studi riceve: �^�v�X�� �ó�í�� �v���P���š�]�À�]�� �(�}�Œ�u���š�}�� �ò�� �Æ�� �ò�� �•�µ�]�� �o���À�}�Œ�]�� �����o�o���� �•�š���o�o���� �€�o����

immagini dei paisan]. Una scelta di tali negativi sarà stampata a cura del Museo della 

�&�}�š�}�P�Œ���(�]���������o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š�������]���W���Œ�u���U���‰���Œ�����v�š�Œ���Œ���������(���Œ���‰���Œ�š���������o�o�����Œ�������}�o�š���������o�o�[���Œ���Z�]�À�]�}��

�•�š���•�•�}�X�_71 

Da qui nasce il nucleo della donazione di Morandi al Centro Studi, oggi conservato in 

Archivio. �������‹�µ�]���v���•�������o�������}�o�o�����}�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}�����}�v���D�}�Œ���v���] stesso, il quale, si 

affiderà a più riprese �����Y�µ�]�v�š���À���o�o�����‰���Œ���o�����•�š���•�µ�Œ���������o�o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v�������]���o�]���Œ�]���(�}�š�}�P�Œ���(�]���]�X��

Il motivo lo spiega il fotografo stesso: 

 

A Quintavalle sono piaciute subito [le fotografie dei paisan] nonostante la 
stampa. Si è interessato alle mostre e quando la provincia di Cremona ci ha 
detto - Facciamo la mostra [de I Paisan] -  ���o�o�}�Œ���� �o�[�µ�v�]���}�� ���Z����davvero le 
conosceva [le foto] e che sentiva questo mondo era Quintavalle, in effetti con 
lui è partito tutto, quello che viene dopo è un seguito. Andavamo da lui e poi 
abbiamo iniziato anche con Paolo [Paolo Barbaro, curatore del CSAC].72 

 

 

�D�}�Œ���v���]�� ���}�v�š�]�v�µ���� ���]�����v���}�W�� �^�/�o�� �Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}�� ����sempre Parma, perché o Paolo o Re 

Arturo [così chiamano Quintavalle] dal punto di vista fotografico sono il nostro 

                                                           
69 Lettera di Luigi Allegri a Giuseppe Morandi, Parma, appendice, 10/01/1974, p. III. 
70 Lettera di Luigi Allegri a Giuseppe Morandi, Parma, appendice, 20/02/1974, p. IV. 
71 Lettera di Luigi Allegri, Parma, appendice, 18/04/1974, p. V. 
72 Intervista a Giuseppe Morandi, appendice, 7/01/2015, p. VII. 



26 
 

riferimento. È Quintavalle che mi ha fatto vedere i fotografi del New Deal 

���u���Œ�]�����v�}�X�_73 

Il modus operandi di Morandi diventa quasi sempre lo stesso: si reca in Università da 

Quintavalle con i pacchetti di fotografie in formato cartolina: �^�€�Y�• [era] un pomeriggio 

�����o���•���š�š���u���Œ���������o���[�ó�ô�U���‹�µ���v���}���À�]���v�����€�D�}�Œ���v���]�•���]�v���h�v�]�À���Œ�•�]�š�������}�v���µ�v���‰�������}�����]�������Œ�š�}line, 

il piccolo formato dei suoi ingrandimenti dalle riprese 6 X 6, migliaia, scattate 

�v���o�o�[�µ�o�š�]�u�}�� �À���v�š���v�v�]�}�� �u���� �•�}�‰�Œ���š�š�µ�š�š�}�� �š�Œ���� �]�o�� �í�õ�ñ�ô�� ���� �í�õ�ò�ô�� ���]�Œ�����X�_74 E Morandi stesso 

���(�(���Œ�u���W���^�€�Y�•���‰�}�]���]���‰�������Z���š�š�]�Y���]�}���v�}�v�����v�����À�}���o���U�����}�u�����À���v�v�}���š�µ�š�š�]���]���(�}�š�}�P�Œ���(�]�U�����}�v���µ�v��

���}�µ�‹�µ���š���P�]�����•�]�•�š���u���š�}�U���u���������À�}���‹�µ���•�š�]���‰�������Z���š�š�]�����}�•�^�����}�u�[���Œ���v�}�X�_75 

Le stampe delle donazioni successive (I volti della bassa Padana e Uomini terra 

lavoro) sono complete, come si mostrerà successivamente, in quanto esse erano già 

state scelte, e quindi corrispondono a quelle del catalogo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 Ibidem.   
74 Cfr. nota n.30. 
75 Intervista a Giuseppe Morandi, cit., p. VI. 
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III.2 I Paisan  

 
 

Anni addietro sembrava che la vita dovesse seguire così per sempre. I paisan che 
�]�v���}�v�š�Œ���À�}�� �‰���Œ�� �•�š�Œ�������� �v�}�v�� �Œ�]�µ�•���]�À�}�� ���� �À�������Œ�o�]�� ���Z���� �‰���]�•���v�U�� �€�Y�•�X�� �D�]�� �•�}�v�}�� �•�����P�o�]���š�}�X��
Silenziosamente si sono tolti dalla circolazione, sempre più numerosi. Quante facce 
�v�}�v���]�v���}�v�š�Œ�}���‰�]�¶�J���Z�]�š�}�Œ�v���v�}���]�v���š���u�‰�}�����]���(���Œ�]�����€�Y�•�U���u�����•�]���À�����������Z�����š�Œ�����‹�µ���•�š�������}�v�š�Œ��������
e tra questi campi non ci sanno più stare. Sono magazzinieri o manovali in città, la 
vita se la passano in una fabbrica o in un cantiere e si adattano.76 

 

Queste sono le parole dello stesso Morandi: chiare, semplici e di una forza 

straordinaria, proprio come i suoi scatti. È importante partire da questa riflessione 

tratta da La proprietaria del morto per ben comprendere la base del suo lavoro 

fotogra�(�]���}�U�� �o�[�]�v�]�Ì�]�}�� �����o�o���� �•�µ���� �Œ�]�����Œ�����X Si è compiuta una parabola, un cambiamento 

talmente repentino, che neanche ci si accorge di esso durante la vita quotidiana, 

invece Morandi lo sente, lo soffre, lo vuole ricordare. È ancora la sua sensibilità che 

muove la sua attività. 

Le immagini confluite nel libro fotografico sono state scattate soprattutto 

�v���o�o�[���Œ���}�����]���µ�v�����������v�v�]�}�W���š�Œ�����]�o���í�õ�ñ�ô�������]�o���í�õ�ò�ô�����]�Œ�����U�������•�}�v�}���u�]�P�o�]���]�� i negativi (circa 4-

5000) dai quali si sono selezionate poi le stampe. Come abbiamo già ricordato, 

Morandi non possiede una macchina fotografica, gliela hanno sempre prestata:77 a 

volte Idangela Molinari, sua amica e fotografa di Piadena, gli prestava la macchina 

�(�}�š�}�P�Œ���(�]�����U�� �u���v�š�Œ���� �D���Œ�]�}�� �>�}���]�� �P�o�]�� �(�}�Œ�v�]�À���� �o�[���•posimetro. Così Morandi fotografa i 

Paisan, che sono al centro della sua attenzione: a lui non interessa la fotografia 

stilisticamente perfetta e saldamente costruita, interessano le persone. Ecco perché 

il suo fotografare viene accostato al modo di Ben Shahn.78 Come ricorda Quintavalle, 

Morandi solitamente usa una 6 per 6: una Rolleicord oppure una Yashica, ma non ci 

presta molta attenzione, così come non cura direttamente la stampa dai negativi, è il 

racconto ed il contenuto ciò che gli sta a cuore. 

                                                           
76 Giuseppe Morandi, La proprietaria del morto, cit., p. 91. 
77 Cfr. nota n.25, p.10. 
78 Cfr. nota n.66, p. 23. 
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La ser�]�������]���]�u�u���P�]�v�]�������o���o�]���Œ�}���(�}�š�}�P�Œ���(�]���}���‰���Œ�š���������o�o�[�í�í���E�}�À���u���Œ���U���]�o���P�]�}�Œ�v�}�����]��

S. Martino,79 ovvero il giorno in cui i paisan rinnovano il contratto e quindi molte volte 

sono costretti a traslocare �]�v�� �‹�µ���v�š�}�� �]�o�� ���}�v�š�Œ���š�š�}�� �À�]���v���� ���]�•�����š�š�}�X�� �^���P�µ���� �‰�}�]�� �o�[�]�v�š���Œ�}��

anno a�P�Œ���Œ�]�}�U�����Z�������}�]�v�À�}�o�P�����v�}�v���•�}�o�}���o�[���P�Œ�]���}�o�š�µ�Œ���U���u�������v���Z�����o�����À�]�š�����]�v���‰�����•���W���o�[���š�š�]�À�]�š����

degli artigiani e i mestieri ormai scomparsi, le festività religiose e propiziatorie ed il 

tempo libero dei bergamini, dedicato alla realizzazione di strumenti da lavoro.80 È 

���•���u�‰�o���Œ���������o�o�[�]�v�š���Œ�}���À�}�o�µ�u�����o�[�]�u�u���P�]�v�������]��Inceris li barbi. Cernono le barbabietole.81 

I contadini sono chini sul terreno, in ginocchio si trascinano per tutta la lunghezza del 

campo. Trasuda la fatica e la scomodità nel mantenere tale posizione, ma anche il 

rispetto verso la natura stessa, il forte l���P���u���� �š�Œ���� �o�[�µ�}�u�}������ �o���� �š���Œ�Œ���X�� �� la fotografia 

stessa a raccontarci tutto: la linea orizzontale dei filari di pioppi sullo sfondo in 

contrasto con la linea obliqua che forma il terreno e che dà il senso del movimento, 

�‹�µ���•�]�����Z�����]�����}�v�š�����]�v�]���µ�•���]�•�•���Œ�}�������o�o�[�]�u�u���P�]�v�����•�š���•�•�����������µ�v���u�}�u���v�š�}�����o�o�[���o�š�Œ�}�X���/�o�����]���o�}�U��

�•���u�‰�Œ���� �š���Œ�•�}�� ���� �‰���o�o�]���}�U�� �Œ�]�u���v������ �o�}�� �•�P�µ���Œ���}�� �����o�o�[�}�•�•���Œ�À���š�}�Œ���� �]�v�� �‰�Œ�]�u�}�� �‰�]���v�}�W��

�o�[���š�š���v�Ì�]�}�v���������š�µ�š�š�����•�µ�o�o�����‰���Œ�•�}�v���U���]���À���Œ�]���‰�Œ�}�š���P�}�v�]�•�š�]�X 

Tutto questo lavoro non vuole, come è già stato ricordato, essere 

�µ�v�[�}�‰���Œ���Ì�]�}�v�������]���v�}�•�š���o�P�]���}���Œ�����µ�‰���Œ�}�������o�o�����u���u�}�Œ�]���U���u�����^�€�Y�•�������o�����v�}�•�š�Œ�����À�]�š���������µ�v����

�À�}�o�š�����š���v�š�}���À�}�P�o�]���u�}���Œ�������}�v�š���Œ�o�����v�}�]�X�_82 Si tratta di costruire una coscienza di classe, 

di mostrare ai lavoratori stessi le loro immagini per potersi vedere, riconoscere in 

quello che fanno. Gli anni sono passati, il contesto ormai oggi è cambiato, e, come 

dice Paolo Barbaro: 

 

[Il rischio oggi è quello] che fotografie intense e partecipi come quelle 
costruite tra gli anni Cinquanta e i Settanta da Morandi possano essere lette, 
una volta scomparso il contesto che ne costituiva la scena, in senso 
folcloristico, mera galleria di personaggi e mestieri tipici per cui provare 

                                                           
79 Si veda: appendice, illustrazione 1, p. X. 
80 Ivi, illustrazioni 2-4, pp. X-XI. 
81 Ivi, illustrazione 5, p. XII. 
82 Lega di cultura di Piadena, �h�v�����v�v�}���o�µ�v�P�}���š�Œ���v�š�[���v�v�], in Giuseppe Morandi, I Paisan. Immagini di 
fotografia contadina della bassa Padana, cit., p.7. 
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�u���P���Œ�]�� �v�}�•�š���o�P�]���� �}�� ���(�(���š�š�}�� �u���� �]�v�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�����]�o�]�� �‰���Œ�� �}�P�v�]�� ���Œ�]�š�]������ ���o�o�[���•�]stente, 
memoria priva di effetti sul presente.83 

 

In realtà, �v�}�v���À�����u���]���‰���Œ�•�}�����]���À�]�•�š�����o�[�}���]���š�š�]�À�}�����]���‹�µ���•�š����sua ricerca, che non è stata 

�µ�v���� �•���u�‰�o�]������ ���}���µ�u���v�š���Ì�]�}�v���U�� �u���� �‰�}�š�Œ���u�u�}�� ���]�Œ���� �µ�v���� �•�}�Œ�š���� ���]�� �Z�Œ�]���}�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���[ di 

���}�v�•���‰���À�}�o���Ì�Ì���X�� ���� �µ�v���� �Œ�]�����Œ������ �����o�o�[�]�v�š���Œ�v�}, non raccoglie documentazioni per 

conoscere quello che fotografa, perché si tratta dei suoi compaesani, della sua vita e 

della sua condizione. Per questo non deve nascondersi per fare le fotografie; non 

interrompe i Paisan mentre lavorano, semplicemente cattura la loro immagine, e loro 

non sono influenzati, in quanto conoscono Morandi. Ricordiamo inoltre che Morandi 

�µ�•���� �•���u�‰�Œ���� �o���� �u�������Z�]�v���� �(�}�š�}�P�Œ���(�]������ �Z���� �u���v�}�[�U�� �•���v�Ì���� �o�[���µ�•�]�o�]�}�� ���]�� �µ�v�� �����À���o�o���š�š�}�U�� ���Z���U��

�}�o�š�Œ�������������Œ�����v���o�o�[�}�����Z�]�}�U��restituirebbe fotografie troppo statiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Paolo Barbaro, Storie di un corpo, in Giuseppe Morandi, Giuseppe Puerari, Ventunesima Estate, cit., 
p. 8. 
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III.2.1 Le stampe in archivio 

 

Dalle stampe conservate presso il CSAC della serie I Paisan si può ben comprendere 

come lavora Morandi. Le foto che si trovano in catalogo sono il frutto di una selezione 

�š�Œ���� �š���v�š�]�� �•�����š�š�]�� ���]�� �µ�v�[�µ�v�]������ �•�����v���U�� �‹�µ���•�š�}�� �•�]�P�v�]�(�]������ ���Z���� �D�}�Œ���v���]�� �Z����creato delle 

sequenze, quasi si trattasse di un racconto filmico: la dimensione temporale sembra 

essere restituita alle fotografie. Lui stesso spiega che non esiste il singolo scatto 

ricercato e perfetto, ma si deve fotografare tante volte la stessa cosa per ottenere il 

risultato cercato. Si parla quindi di selezione, una selezione di foto che, inserita nel 

contesto più ampio del suo progetto, restituisce un racconto estremamente 

coerente; a tal proposito Quintavalle scrive in Quelli di Mantova�W���^�^���}�Œ�Œ���v���}���o�����(�}�š�}��

scattate e quelle scelte, �€�Y�•�U��scopriamo che Morandi scatta molte foto, da queste 

���•�š�Œ�������µ�v�[�]�u�u���P�]�v�����•�]�u���}�o�}�U���µ�v�[�]�u�u���P�]�v�������Z�����À���o�����‰���Œ���š�µ�š�š�����o�������o�š�Œ�����������Z�����Z�����•���v�•�}��

�v�}�v���v���o�����}�v�š���•�š�}���}�Œ�]�P�]�v���Œ�]�}���u�����v���o�o�����•���‹�µ���v�Ì���������o���À�}�o�µ�u���V���€�Y�•�_84 e lo stesso vale per 

le fotografie de I Paisan. 

Le immagini de I Paisan �À���v�P�}�v�}���•�����š�š���š�����v���o�o�[arco di dieci anni circa: dal 1958 

al 1968, e il loro numero si aggira attorno alle cinquemila.85 

�^�}�v�}�����}�v�•���Œ�À���š�����‰�Œ���•�•�}���o�[���Œ���Z�]�À�]�}���í�ð�í���•�š���u�‰�����(�}�š�}�P�Œ���(�]���Z���U���•�]���š�Œ���š�š�������]���•�š���u�‰����

al bromuro su carta baritata. La maggior parte sono di misure 301X301 cm, mentre 

quattro86 hanno dimensioni differenti. Importante è sottolineare il fatto che Morandi 

non presta mai attenzione alla stampa e alla tecnica utilizzata in generale, ma si affida 

ad altri, come Idangela Molinari, eppure i risultati da lui ottenuti sono sempre molto 

���o�š�]�U�����}�u�������]�������Y�µ�]�v�š���À���o�o���W���^�€�Y�•���•���u�‰�Œ�����]�o���Œ�]�•�µ�o�š���š�}���u�]���•���u���Œ�������o�š�}�U�����•�•���]�����o�š�}�U���]�o�������v�š�Œ�}��

�����o�o�[���š�š���v�Ì�]�}�v�������]���D�}�Œ���v���]�������•�µ�o���Œ�������}�v�š�}�X�_87 

                                                           
84 Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, Quelli di Mantova, in Giuseppe Morandi, Quelli di Mantova, a cura di 
Lidia Beduschi, Enio Camerlenghi, Pierdo Del Giudice, Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Nuove edizioni 
Gabriele Mazzotta, 1991, pp. 5-7. 
85 Si veda Arturo Carlo Quintavalle, Contadini: fiaba sistema storia, in Morandi, Giuseppe, I Paisan. 
Immagini di fotografia contadina della bassa Padana, cit., p. 15. 
86 La Genia la fa la bugada. La Genia fa il bucato. C172190S, 180X238 cm; El cavagnin de Mosio. Il 
cestaio di Mosio (Mantova). C172191S, 181X180 cm; I bat al «Pedagn». Trebbiano il frumento al 
«Pedagn» (via Garibaldi) del Vho. C172192S, 241X182; C172168S, 180X237 cm. 
87 Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, �>�[���u���Œ�}�� ���‰�]�������]�}�� ���]�� �'�]�µ�•���‰�‰���� �D�}�Œ���v���]�U��in Giuseppe Morandi, Volti 
della Bassa padana, cit., p. 9. 
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 Si è scelto di suddividerle tenendo presente le sequenze, di conseguenza 

numerando ogni singola stampa, assegnandole il numero di immissione della scheda 

singola. Alcune di esse presentavano già un numero assegnato, probabilmente 

perché utilizzate per una mostra o una pubblicazione. 

È completa la sequenza delle immagini di feste e rituali, composta da 54 

stampe in tutto di: I brusa la vecia. 17 gennaio (San Antonio) Bruciano la vecchia. 

Carnevale di Pescarolo. �l�/�o���š�Œ���•�‰�}�Œ�š�}�������o�o�[���o�����Œ�}�������o�������u�‰�}�����o�o�����‰�]���Ì�Ì���������o���‰�����•���X���l�/�o��

funerale del carnevale di Pescarolo fatto dagli abitanti della frazione di Pieve 

Terzagni. Tra le altre sequenze troviamo:  

 Sequenza Il violinista. 7 stampe; 

 
 Sequenza �/�� �u���•�•���� ���o�� �v�]�u���o�� ���� �o�]�� �����[�� �����•�•�]�X�� �h�����]���}�v�}�� �]�o�� �u���]���o���� ���o�o���� �����[��

Basse. 15 stampe; 

 
 Sequenza El muliner de Recorfen Giano Stringhini. Il mugnaio di 

Recorfano Giano Stringhini. 12 stampe; 

 
 Sequenza «Samartin». San Martino: 11 novembre, giorno di trasloco dei 

paisan per disdetta o fine contratto. 11 stampe; 

 
 Sequenza I tol so el melegot �h���o�����•���‰���i���]���������o�[���Œ���������������o���•�š�Œ���Œ�������s�µ�otid. 

�Z�������}�o�P�}�v�}���]�o���P�Œ���v�}�š�µ�Œ���}���h���o�o�����Ì���‰�‰���i���~�]�v�����}�u�‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���•���v���o�o�[���]�������]��

Balestreri di Voltido. 10 stampe; 

 
 Sequenza La famiglia Azzali: una famiglia di bergamini. 10 stampe; 

 
 Sequenza I da el tor alla vacca. Danno il toro alla vacca. 10 stampe. 

 

Si nota anche la presenza di stampe singole (non appartenenti a nessuna 

sequenza), tra cui: 

- La Genia la fa la bugada. La Genia fa il bucato.  
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- El cavagnin de Mosio. Il cestaio di Mosio (Mantova).  

- I bat al «Pedagn». Trebbiano il frumento al «Pedagn» (via Garibaldi) del Vho.  

- Porta del fruttivendolo di Pescarolo.  

- I da fora el lat. Distribuiscono il latte alle mogli dei paisan. Già numerata: C137278S 

E sei stampe di scene di bambini che giocano a tiro alla fune, non presenti in 

catalogo. 

Da questo elenco si deduce che mancano in archivio soprattutto i lavori nei 

campi de I Paisan come: El vec Rugger el tra ià el rut. Il vecchio ruggeri spande il 

�o���š���u���X���l���/���š�Œ�����]�������o���Œ�µ�š�����µ�v���o�[�]�o�•���X���^�‰���v���}�v�}���]�o���o���š���u�������}�v���o�[�]�o�•���X���l�/�v�����Œ�]�•���o�]�������Œ���]�X�������Œ�v�}�v�}��

le barbabietole. /I vendumia in del «campin» de Farina. Vendemmiano nel campetto 

di Farina. /I taia li piopi. Tagliano i pioppi.  

Manca anche la sequenza di La festa de San Bartul a Castelfranc. La festa di 

San Ba�Œ�š�}�o�}�u���}�� ���� �����•�š���o�(�Œ���v���}�� ���[�K�P�o�]�} e la sequenza di I massa el caval al Vho. 

Uccidono il cavallo al Vho.  
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III.2.2 La scheda progetto 

 

SCHEDA PROGETTO I Paisan, 1979 

Morandi, Giuseppe, I Paisan. Immagini di fotografia contadina della bassa Padana, a 

cura di Lega di cultura di Piadena, Arturo Carlo, Quintavalle, Milano, Gabriele 

Mazzotta editore, 1979. 

Autore: Giuseppe Morandi 

Titolo: I Paisan 

Data: 1979 

Misure: la maggior parte delle stampe sono 301X301, C172168S è 180X237 

cm,  

Tecnica: Stampa alla gelatina di bromuro su carta baritata 

Numero progetto: C210046P 

Collocazione: 49.5  

Numero stampe: 164 (141 scatola paisan + 23 volti) 

Singoli: da C172078S a C172223S 

Già numerate: C041535S, C041537S, /C041539S, C121852S, C041536S, /     

C041545S/ C124304S, C041543S, C041544S/ C124302S, C121851S, C041546S/ 

C041540S, C041542S, C085027S, C041541S/ C137278S 
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III.3 Volti della Bassa padana 

 

� [̂Giuseppe Morandi] Mi porta le fotografie, quasi tutte 18 x 24, stampate opache, 

con dei gran neri �(�}�v���]�����������]�������]���P�Œ�]�P�]�X�_88 Così esordisce Quintavalle nello spiegare il 

secondo volume fotografico di Morandi. Come era già accaduto in I Paisan, Morandi 

si reca da Quintavalle con le sue stampe, affinché facesse una scelta fra esse e 

scrivesse loro un commento. Ancora una volta si tratta di scrivere un racconto 

attraverso le immagini. Viste singolarmente a primo acchito sembrerebbero delle 

semplici fotografie di ritratto, ma in realtà sono molto più profonde. Scorrendo il 

volume si può cogliere il loro significato più autentico. Notiamo subito che qualcosa 

è cambiato rispetto al lavoro precedente: non ci sono più i paisan che lavorano, e in 

�P���v���Œ���o���� �v�}�v�� ���[���� �‰�]�¶�� ���Ì�]�}�v���U�� �u�}�À�]�u���v�š�}�X��Sorge apparentemente la contraddizione 

tra fissità e racconto. In realtà sono i volti stessi delle persone ritratte i racconti de I 

volti, con le loro espressioni, i loro modi di posare, i loro gesti e anche il loro modo di 

�À���•�š�]�Œ���X�����v���}�Œ�����µ�v�����À�}�o�š�����D�}�Œ���v���]�������^�€�Y�•���µ�v���(�}�š�}�P�Œ���(�}�����Z�����•�š���������v�š�Œ�}���o�����•�š�}�Œ�]���������o�o����

�P���v�š���X�_89 �>�[���v�š�]���}���u�}�v���}�����}ntadino è ormai scomparso quasi del tutto e Morandi ha 

cercato di ritrovarlo compiendo anche un viaggio in Sardegna, ma non trova il 

risultato cercato; così dice Quintavalle:  

 

�D�}�Œ���v���]�� �u�]�� ���]�����À���� ���Z���� �}�Œ�u���]�� �v�}�v�� ���[���Œ���� �µ�v�]�À���Œ�•�}�� ���}�v�š�����]�v�}�� ������ �(�}�š�}�P�Œ���(���Œ����
nella Bassa, mi spiegava che lui era andato in Sardegna proprio per trovare 
quel diverso che aveva amato e capito nella sua terra, ma anche lì il contadino 
era diventato turistico e rimasto come cristallizzato, non vivo, fisso. Forse 
altrove, forse in America centrale, forse lì ancora esiste un universo 
contadino?90 
 

�������}�� �•�‰�]���P���š�}�� �]�o�� �š�]�š�}�o�}�� �����o�o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v���� ���o�� �À�}�o�µ�u���� �•���Œ�]�š�š���� ������ �Y�µ�]�v�š���À���o�o���� �~�>�[���u���Œ�}��

epicedio di Giuseppe Morandi): è il racconto di una persona che sente il peso del 

                                                           
88 Arturo Carlo Quintavalle, �>�[���u���Œ�}�����‰�]�������]�}�����]���'�]�µ�•���‰�‰�����D�}�Œ���v���]�U��in Giuseppe Morandi, Volti della 
Bassa padana, cit., p.9. 
89 Ibidem. 
90 Ivi, p. 14. 
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cambiamento su di se e che è consapevole della progressiva scomparsa del vecchio 

mondo rurale. 

Le persone fotografate rappresentano la parte che vale per il tutto: si tratta 

ancora dei vecchi paisan, tra cui la famiglia Azzali,91 ma compaiono anche volti nuovi. 

Si crea un gioco di contrappunti: da un lato i contadini92 ���������o�o�[���o�š�Œ�}���]���v�µ�}�À�]�����}�Œ�P�Z���•�]�U��

fotografati da lontano, con pose costruite ad hoc, da manuale delle buone maniere, 

fieri e sempre composti. Li fotografa sempre dal basso e ciò rende ancora più 

monumentale la loro posa. Si guardi �‰���Œ�� ���•���u�‰�]�}�� �o�[�]�u�u���P�]�v���� ���]��Carlo Toninelli,93 

Piadena, 1984. Rappresentato di fronte alla sigla della sua azienda, con impianto 

simmetrico�X�� �>�[�]�u�u���P�]�v���U�� ���}�v�� �o���� �•�µ���� �o�]�v������ �À���Œ�š�]�����o�]�U�� �}�Œ�]�Ì�Ì�}�v�š���o�]�� ���� �}���o�]�‹�µ���� ���}�•�š�]�š�µ�]�š����

dalle strutture stesse, crea una sorta di cornice geometrica che inquadra il soggetto. 

Compaiono anche due personaggi chiave della vita di Morandi: coloro che, come si è 

scritto �]�v�� �‰�Œ�����������v�Ì���U�� �Z���v�v�}�� �‰���Œ�š�����]�‰���š�}�� ���o�o�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v���� �����o�� �o���À�}�Œ�}�� �����o�� �(�}�š�}�P�Œ���(�}�W��

Gianni Bosio e Mario Lodi.94  

Il titolo del volume fotografico si ispira al lavoro di August Sander, dal titolo 

Antlitz der Zeit (Il volto del tempo) del 1929, che consiste in un insieme di ritratti 

scattati durante la Repubblica di Weimar. Quintavalle al riguardo dice: 

 

Ecco quindi ch�����D�}�Œ���v���]���Z�����µ�v�����•�š�}�Œ�]�������Z�����‰���Œ�~���]�v�š���P�Œ�������v���}�Œ�������}�v���µ�v�[���o�š�Œ����
esperienza che, negli anni a venire, peserà molto sul suo lavoro, il documento 
sulla civiltà dei volti e delle persone, sulle tipologie potremmo anche dire dei 
protagonisti, degli attori delle diverse classi sociali che August Sander propone 
nella Germania da�o���í�õ�í�ì�����]�Œ�������]�v���‰�}�]�U���µ�v���Œ�]�š�Œ���š�š�}�U���µ�v�[���v���o�]�•�]�����}�•�^���(���Œ�}�����u���v�š����
�À���Œ�]�š�]���Œ�������Z�������}�•�š���Œ�������o�o�[���µ�š�}�Œ�����o�����‰���Œ�•�����µ�Ì�]�}�v���������]���v���Ì�]�•�š�]�X95 

 

 

                                                           
91 Si veda: appendice, illustrazione 6, p. XIII.  
92 Si guardi per esempio: ivi, illustrazione 7, p. XIV. 
93 Ibidem, illustrazione 8. 
94 Ivi, illustrazioni 9-10, p. XV. 
95 Arturo Carlo Quintavalle, Storie di macchine e di campagna, in Giuseppe Morandi, Uomini terra 
lavoro, cit., pp. 38-39. 
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Ancora una volta però, ciò che rende Morandi unico è il suo racco�v�š���Œ���������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�W��

egli non fotografa semplicemente dei soggetti, ma fotografa persone che conosce, 

con cui convive come compaesano, di cui conosce le loro storie. 

 

III.3.1 Le stampe in archivio 

 

Dalle stampe conservate �]�v�� ���Œ���Z�]�À�]�}�� �•�]�� �v�}�š���� ���Z���� ���•�•���� ���}�u�‰�o���š���v�}�� �o�[�]�v�š���Œ�}�� �À�}�o�µ�u����

fotografico nel formato 304X302, tre di esse sono state trovate nel progetto de I 

Paisan, si è quindi provveduto alla loro ricollocazione. Accanto al grande formato, 

sono presenti altre stampe in formato vario: 13 baritate in formato 148X105, 36 

politenate in formato 240X180 ed una baritata in formato 80X117. Messe insieme, 

anche queste fotografie completano il volume fotografico. Il numero totale delle 

stampe appartenenti al progetto de I volti della Bassa padana è di 100.  

Le fotografie in formato 304X302 sono tutte politenate e, in particolare, presentano 

già il numero di immissione della scheda singola (da C137278S a C137321S). Questo 

fa presumere che la loro presenza sia il frutto di una donazione unitaria, 

accompagnata, infatti, anche da un foglio battuto a macchina che riporta per intero i 

titoli e le date di tutte le stampe. Alcune di esse si sono separate probabilmente a 

causa di un loro utilizzo durante un allestimento, la stessa cosa è accaduta per il 

progetto de I Paisan: si sono trovate infatti 23 stampe appartenenti al progetto de I 

Paisan che si è provveduto a ricollocare di conseguenza. Per gli altri formati si è 

provveduto alla loro numerazione (da C172224S a C172272S).  
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III.3.2 La scheda progetto 

 

SCHEDA PROGETTO: I Volti della Bassa Padana, 1984 

 

Morandi, Giuseppe, Volti della Bassa padana, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Ivan 

Della Mea, Milano, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, 1984. 

Autore: Giuseppe Morandi 

Titolo: I Volti della Bassa Padana 

Data: 1984 

Misure: 148X105 (n. 13 baritate), 80X117 (n.1 baritata), 240X180 (n. 36             

politenata), 304X302 (n.3 politenata, presenti nella scatola dei paisan + n. 47; 

tot 50) 

Tecnica: stampa b/n carta politenata e baritata 

Numero progetto: C210047P 

Collocazione: 49.5 

Numero stampe: 100 

Singoli: da C172224S a C172272S 

Già numerate: da C137278S a C137321S  
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III.4 Uomini terra lavoro 

 

Dopo I volti della Bassa padana, seguono, come abbiamo ricordato,96 altri due libri 

fotografici: Cremonesi a Cremona del 1987 e Quelli di Mantova �����o���í�õ�õ�í�X���>�[���š�š���v�Ì�]�}�v����

si sposta dalla vita di paese alla città, ma non si tratta di una rottura o di una parentesi 

rispetto alle ricerche precedenti. Si è già visto come lo scenario cambi in quanto la 

società sta mutando: i paisan si stanno trasformando in proletari, i giovani tendono 

ad uscire dalla realtà del piccolo paese agricolo e si sposano in città; restano i vecchi 

paisan, dei quali ormai non si può che ascoltare la memoria e la saggezza. 

Dopo la ricerca sulla trasformazione del corpo rappresentata da Ventunesima 

estate, una nuova rassegna fotografica esce nel 1999: Uomini terra lavoro. Si tratta 

di un lavoro nato da un progetto promosso dalla regione Lombardia nel 1996, e, in 

particolare, �����o�o�[�K�•�•���Œ�À���X�d���X�Z�X�U���}�À�À���Œ�}���o�[�K�•�•���Œ�À���š�}�Œ�]�}�������o���d���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]�}���Z�µ�Œ���o���X���/�o���‰�Œ�}�P���š�š�}��

�v���•������ ���}�v�� �o�[�]�v�š���v�š�}�� ���]�� ���}���µ�u���v�š���Œ���� �o���� �š�Œ���•�(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�]�� ���À�À���v�µ�š���� �v���o�o���� �����u�‰���P�v����

lombarda grazie al modernizzarsi delle tecniche agricole e dei nuovi macchinari. 

Viene scelto Morandi in quanto egli non è un semplice osservatore esterno, ma vive 

nella campagna da sempre, e da essa non si è mai separato, anzi, attraverso le sue 

precedenti ricerche, ha dimostrato grande sensibilità per questo mondo e 

soprattutto per la gente, per i volti, per i veri protagonisti di questa storia.  

Come dice lo stesso Morandi, si tratta di una parabola: il lavoro manuale dei 

paisan�U���o�����(���š�]�������‹�µ�}�š�]���]���v���U���]�o�����]�Œ���š�š�}�����}�v�š���š�š�}�����}�v���o�����š���Œ�Œ�����]�v���}�P�v�]���‰���Œ�]�}���}�������o�o�[���v�v�}��

sono terminati. Scompaiono le piccole aziende familiari, nascono le grandi 

���}�}�‰���Œ���š�]�À���U���P�o�]���]�v�À���•�š�]�u���v�š�]���Œ�µ�}�š���v�}�����š�š�}�Œ�v�}�����o�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�������]���v�µ�}�À�]���u�������Z�]�v���Œ�]���•���u�‰�Œ����

�‰�]�¶�� ���o�o�[���À��nguardia, che trasformano il lavoro agricolo in una vera catena di 

montaggio, in cui il contadino smette di usare le mani e diventa un operaio agricolo. 

���� �•�š���š�}�� �µ�v�� �����u���]���u���v�š�}�� �‹�µ���•�]�� �}�����o�]�P���š�}�� �]�v�� �‹�µ���v�š�}�W�� �^Il profitto, i soldi si fanno nel 

buio delle fabbriche. File di macchine in capannoni lunghissimi. Lì si produce la 

ricchezza, non più nelle campagne. È cambiato tutto. Nelle campagne ormai finiscono 

                                                           
96 Si veda p. 13. 
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i rifiuti di questa società.�_�U97 per questo la campagna ha dovuto adeguarsi di 

conseguenza, non era più sufficiente il solo lavoro dei paisan. Questo è ciò che ormai 

viviamo quotidianamente, un cambiamento radicale di cui spesso nemmeno ci 

accorgiamo. Ecco il motivo della centralità delle macchine in Uomini terra lavoro ed 

ecco il motivo per cui Quintavalle dà il titolo di Storie di macchine e di campagna 

���o�o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v�����•�µ�o���o���À�}�Œ�}�����]���D�}�Œ���v���]�X 

 

�W���Œ�š�]���u�}���������µ�v�[���v���o�]�•�]���‰���Œ�•�]�v�}���}�À�À�]���U�������v���o���W���o���������u�‰���P�v�����v�}�v�������‰�]�¶���]�o���o�µ�}�P�}��
del lavoro manuale ma del lavoro fatto a macchina; questo non vuol dire certo 
che sia il luogo dove ormai nessuno più fatica, anzi è vero il contrario, ma certo 
si fatica in altro modo e si vive in campagna in altro modo.98 

 
 

Guardando queste fotografie si capisce che la macchina non è vista in maniera 

�v���P���š�]�À���U�� ���v�Ì�]�U�� ���� ���o�� �����v�š�Œ�}�� �����o�o�[���š�š���v�Ì�]�}�v����perché, attraverso essa, il mondo rurale 

�š�}�Œ�v�������������À���Œ�����µ�v�����•�µ���������v�š�Œ���o�]�š���U���µ�v�����•�µ�����]�v���]�•�‰���v�•�����]�o�]�š���U�������µ�v���^�Œ�]�š�}�Œ�v�}�����o�o�����š���Œ�Œ���_��

come dice ancora Quintavalle.  

La ricerca è molto ampia: si va da �>�[�]�v�À���Œ�v�}�� �����o�o���� �‰�Œ���‰���Œ���Ì�]�}�v��,99 a I luoghi 

della conservazione,100 da I tempi della stalla101 a �>�[���µ�š�µ�v�v�}�������]���u���Œ�����š�],102 dal Taglio 

del pioppeto103 a I Protagonisti del lavoro.104 Compaiono quindi le macchine, ma 

ancora i volti delle persone sono centrali, il cambiamento lo si può vedere anche da 

essi: come i nuovi lavoratori della stalla, gli immigrati.105 Accanto a loro ecco 

ricomparire anche i vecchi paisan.106 ���}�u�‰���Œ���� ���v���Z���� �o�[���Œ���Z�]�š���š�š�µ�Œ���� �����o�o���� �v�µ�}�À����

                                                           
97 Peter Kammerer, La forza del corpo. Intervista a Giuseppe Morandi, in Giuseppe Morandi, Giuseppe 
Puerari, Ventunesima Estate, cit., pp. 27-28. 
98 Arturo Carlo Quintavalle, Storie di macchine e di campagna, in Giuseppe Morandi, Uomini terra 
lavoro, cit., p. 45. 
99 Si veda: appendice, illustrazione 11, p. XVI. 
100 Ibidem, illustrazione 12. 
101 Ivi, illustrazione 13, p. XVII. 
102 Ibidem, illustrazione 14. 
103 Ivi, illustrazione 15, p. XVIII. 
104 Ibidem, illustrazione 16. 
105 Ivi, illustrazione 17, p. XIX. 
106 Ibidem, illustrazione 18. 
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strutture, come i silos enormi e altissimi, che sovrastano le vecchie cascine, per 

sottolineare ancor di �‰�]�¶���]�o�������u���]���u���v�š�}�U���o�[�������š�š���u���v�š�}�X107 

Il modo di operare di Morandi non cambia: scatta sempre in sequenza e la sua 

attenzione è sempre rivolta al racconto, a ciò che vuole dimostrare, ma in queste 

nuove immagini si nota una maggiore attenzione alla forma, alla composizione, alla 

�‰�Œ�}�•�‰���š�š�]�À���X�� �K�Œ�u���]�� �Z���� ���o�o���� �•�‰���o�o���� �‹�µ���•�]�� �‹�µ���Œ���v�š�[���v�v�]�� ���]�� ���•�‰���Œ�]���v�Ì���� �(�}�š�}�P�Œ���(�]������ ���� �]�o��

risultato che riesce qui a raggiungere è altissimo. Si possono notare soprattutto i 

disegni geometrici creati dalla terra stessa, lavorata dalle macc�Z�]�v���X���>�[�}�Œ�]�Ì�Ì�}�v�š�����À�]���v����

sempre lasciato molto alto, per dare spazio alla vera protagonista: la terra.108 

È esemplare terminare questa parte dedicata a Uomini terra lavoro con le parole di 

Quintavalle, il quale dice: 

 

 

Le foto sono di qualità molto alta, fra le più belle che Morandi abbia scattato, 
sono foto molto architettate, molto costruite, sono sempre foto-sequenza, 
cariche di narrazione e dunque di evento. Sono foto che vogliono essere anche 
storia. La civiltà della pianura è cambiata, Morandi sta cambiando in parte il 
suo stile, il suo modo di raccontare, o, per meglio dire, sta approfondendo la 
�����‰�����]�š���� ���]�� ���}�v�����v�š�Œ���Œ�����v���o�o�[���Œ���Z�]�š���š�š�µ�Œ���� �����o�o���� �]�u�u���P�]�v�]�� �o�������]�u���v�•�]�}�v���� ���]���µ�v��
racconto che non è più un epicedio della campagna ma un epinicio.109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Ivi, illustrazione 12, p. XVI. 
108 Ivi, illustrazione 19, p. XX. 
109 Arturo Carlo Quintavalle, Storie di macchine e di campagna, in Giuseppe Morandi, Uomini terra 
lavoro, cit., p. 51. 
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III.4.1 Le stampe in archivio 

 

���v���Z�����]�v���‹�µ���•�š�}�������•�}�U���o�����•�š���u�‰�����‰�Œ���•���v�š�]���]�v�����Œ���Z�]�À�]�}���Œ�]���}�‰�Œ�}�v�}���o�[�]�v�š���Œ�}�������š���o�}�P�}�U���•���o�À�}��

poche eccezioni. Il motivo per cui la serie è completa è il fatto che esse sono state 

probabilmente donate in blocco da Morandi poco prima della pubblicazione del 

volume fotografico, avvenuta nel 1999. 

In particolare in archivio troviamo 100 stampe, le quali sono già numerate: da 

C043000S a C043099S. Fra queste si nota la presenza di otto fotografie aggiuntive 

rispetto a quelle in catalogo, in particolare: 

 

 C043017S, n. 22, Andrea Puerari, Calvatone, 1994. 

 C043031S, n. 39, Falcia-trincia-caricatrice, San Paolo R/Oglio Piadena, 

1997. 

 ���ì�ð�ï�ì�ñ�ì�^�U���v�X���ñ�õ�U�������Œ�����o���}�}�‰�U�������[�����[���v���Œ�����U���~���Z�•�U��1998. 

 C043052S, n.61, Idem. 

 C043080S, n. 90, Mercato di Montichiari (BS), 1998 

 C043081S, Idem. 

 C043082S, Idem. 

 C043089S, n. 96, Balwam Singh Sharma, Rani Babita e Sharma Antony, 

Piadena, 1997. 

 

Vi sono però anche delle mancanze rispetto al catalogo, in particolare:  

 

 Aratura, Isorella (Bs), 1999. P.57. 

 Semina pomodori, Calvatone (Cr), 1998. P.82. 

 Raccolta delle patate, Calvatone (Cr), 1997. P108. 

 Corvione, Gambara (Bs), 1999. P118. 

 Corvione, Gambara (Bs), 1997. P119. 

 Pieretto Civettini, 1999. P. 127. 

 Isorella (Bs), 1999. P. 149. 
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 Taglialegna, 1999. P 162. 

 

Il motivo di questa piccola mancanza, che non muta il racconto fotografico in quanto 

si compensa con le fotografie aggiuntive, consiste nel fatto che �o�[�]�v�•�]���u���������o�o�����•�š���u�‰�� 

è il frutto di una donazione anteriore alla pubblicazione del volume, il quale è poi 

variato in qualche parte a causa di scelte alternative rispetto a quelle iniziali. 

 

 

III.4.2 La scheda progetto 

 

SCHEDA PROGETTO: Uomini terra lavoro, 1999 

Morandi, Giuseppe, Uomini terra lavoro, a cura di Giorgio Bonalume, Eugenio 

Camerlenghi, Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Electa, 1999. 

 

Autore: Giuseppe Morandi 

Titolo: Uomini terra lavoro 

Data: 1999 

Misure: 240X304 

Tecnica: stampa b/n carta politenata  

Numero progetto: C210048P 

Collocazione: 49.5 

Numero stampe: 100 

Singoli già numerate: da C043000S a C043099S 
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Appendice 
 

 

1. La corrispondenza 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Piadena,  

5/11/1973 

      �/�•�š�]�š�µ�š�}���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š���� 
                                                                                                                              �����o�o�[�h�v�]�À���Œ�•�]�š����                                        
                                                                                                              43100    PARMA 
 

             Ho letto sui giornali della costituzione presso codesto 

Istituto di un settore per la raccolta di materiale fotografico. 

�������}�o�š�Œ�����í�ñ�����v�v�]���(�}�š�}�P�Œ���(�}���]�o���o���À�}�Œ�}�U���o�����À�]�š���U���o�[���u���]���v�š���U 

la civiltà della zona in cui vivo: Piadena in provincia di Cremo_ 

na. Ho già allestito tre mostre: 

La cascina muore al Vho, 74 fotografie (30X40) che illustrano i 

�o���À�}�Œ�]���]�v�����P�Œ�]���}�o�š�µ�Œ�����v���o�����]���o�}�������o�o�[���v�v�}�����P�Œ���Œ�]�}�U���‰�Œ�]�u���������o�o�[���À�z 

vento della meccanizzazione; 

Cavallo ciao, 20 fotografie (70X100), Rassegna sui mestieri che 

sopravvivono; 

Orogosolo, un altro paese, 40 fotografie (50X65 e 75X100) su al_ 

cuni aspetti della vita, del lavoro e della civiltà di quel  

paese. 

Queste mostre sono state esposte in varie città e paesi. 

Un altro mio amico Luigi GHISLERI110 ha una grossa raccolta 

Di materiale fotografico sulla cascina cremonese e sulle lavora_ 

zioni, in particolare quella del lino. 

Può interessare a codesto Istituto questo materiale per 

Una eventuale esposizione o per il deposito? 

Resto in attesa di vostre indicazioni e intanto vi saluto. 

                                                           
110 Luigi Ghisleri (1936-2010). Nato a Persichello nel comune di Persico Dosimo (CR), fu fondatore 
�����o�o�[���Œ���Z�]�À�]�}�������o���D�}�À�]�u���v�š�}���K�‰���Œ���]�}���������}�v�š�����]�v�}�����]���W���Œ�•�]���}�����}�•�]�u�}�X�����]�‰���v�����v�š���������o�o�����D�µ�š�µ���U�����P�o�]���(�µ��
anche un disegnatore-fotografo. La sua ricerca fotografica si concentrò soprattutto sulle cascine 
contadine del cremonese.  
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                                                  Morandi Giuseppe 

 
Giuseppe MORANDI 
26034 PIADENA (Cremona) 
via Falchetto 2 

 

             Sig. Giuseppe Morandi, via Falchetto 2, 26034 PIADENA (Cremona) 

Parma, 19 novembre 1973 

 

 

Rispondo alla Sua cortese lettera del 5/11 per comunicarLe che saremo lieti 

di esaminare il materiale fotografico Suo e del Suo amico Luigi Ghisleri. 

Qualora le fotografie interessassero il nostro Centro (le iniziative cultura_ 

li e anche la chiamata a far parte della collezione del Museo sono, per statu_ 

to, prerogative del Comitato Direttivo), il materiale potrebbe entrare a far  

parte del patrimonio del Centro, ma solo come una donazione ad esso da parte  

Vostra. 

Restiamo in attesa di una Sua risposta, anche per la fissazione di un Suo 

incontro con il prof. Quintavalle, Direttore del Centro. 

 

                                                                                                                  Il segretario   
                                                                                                        dott. Luigi Allegri                                       
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Piadena, 4/1/1974 

 

                                                                                                                          Università degli Studi di Parma 
                                                                                                             Centro Studi e Museo della Fotografia 
                                                                                                                                    �/�•�š�]�š�µ�š�}�����]���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š�� 
                                                                                                                                             43100           PARMA 
                                                                                                                                             Palazzo della Pilotta 
 

 

In risposta alla vostra lettera del 19/11/1973, accettia- 

�u�}���o�[�]�v�À�]�š�}���‰���Œ���µ�v���]�v���}�v�š�Œ�}�����}�v���]l prof. Quintavalle, portando 

in visione una selezione del materiale fotografico da noi pro- 

dotto.  

La nostra disponibilità è dopo le 18 di ogni giorno esclu_ 

so il sabato. 

In attesa di una vostra risposta vi salutiamo. 

 

Morandi Giuseppe 

il nostro indirizzo: 
Giuseppe MORANDI 
26034 PIADENA (Cremona) 
via Falchetto 2 
 

 

 

 

10/1/1974 

Preg.mo Sig. Giuseppe Morandi, via Falchetto 2, 26034 Piadena (Cremona) 

 

 

�Z�]�•�‰�}�v���]���u�}�����o�o�����^�µ�����o���š�š���Œ���������o���ð�l�í�l���‰���Œ���(�]�•�•���Œ���U���•�������v���Z�����>���]���������[�������}�Œ���}�U�� 

�o�[�]�v���}�v�š�Œ�}�����}�o���‰�Œ�}�(�X��Quintavalle il giorno martedì 15 gennaio alle 18. Se la da_ 

�š�����}���o�[�}�Œ�����v�}�v�����}�À���•�•�������v�����Œ�>���������v���U���‰���Œ���‹�µ���o�•�]���•�]�U���u�}�š�]�À�}�U���>�����‰�Œ���P�Z���Œ���]�����]�������Œ�z 

cene una sollecita comunicazione telefonica. 

Cordiali saluti 

Allegri 
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Parma, 20/2/1974 

Gentile Sig. GIUSEPPE MORANDI, via Falchetto 2, PIADENA 

 

Caro Morandi, 

                          abbiamo visto proprio in questi giorni in libreria il suo libro 

Alternativa di base a Piadena�U�����Z�����������]���u�}�������‹�µ�]�•�š���š�}���‰���Œ���o�[�/�•�š�]�š�µ�š�}���������Z�������]�� 

�‰���Œ�����u�}�o�š�}���]�v�š���Œ���•�•���v�š���X���>�[�]�u�‰�}�•�š���Ì�]�}�v��������l lavoro suo e del gruppo ci pare 

del tutto confacente alla linea che intendiamo dare al Centro studi sulla foto_ 

grafia. Non sarebbe il caso di vederci ancora? Non abbiamo più sentito niente 

da voi e vorremmo sapere come procedono i lavori per la mostra, secondo quanto  

�•�[���Œ���������š�š�}���‹�µ�]�������W���Œ�u���X 

                             Potremmo questa volta venire noi, magari in uno dei prossimi week 

end, targhe dalla macchina permettendo, oppure se credete tornate voi a Parma. 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������u���v�š���v���Œ�����]�����}�v�š���š�š�]�X 

                           Restiamo in attesa di una Vostra risposta e vi inviamo i migliori 

Saluti. 

 

p. il Centro 
il Segretario 

(Luigi Allegri) 
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Università degli Studi di Parma 
Centro Studi e Museo della Fotografia 

�/�•�š�]�š�µ�š�}�����]���^�š�}�Œ�]���������o�o�[���Œ�š�� 
43100           PARMA 
Piazzale della Pilotta 

 
Cari compagni,  
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venire a Piadena sabato 9/3/1974 alle ore 14,30, con ritrovo al 

caffè della cooperativa in via Libertà 104, di fronte al cinema, 

poi andremo a Pontirolo a casa del Micio. Ho già avvisato Luigi 

Ghisleri ed altri compagni. 

                          Io e Luigi abbiamo già fatto un inventario del mate_ 

riale e adesso il lavoro è di scelta, poi di stampa. Comunque ne 

parleremo quando verrete a Piadena. Attendiamo una vostra conferma. 

                         Tanti saluti a tutti. 

Morandi Giuseppe 

 

 
Il nostro indirizzo: 
Lega di Cultura di Piadena 
c/o Giuseppe MORANDI 
26034 PIADENA (Cremona) 
via Falchetto 2 
 

 

 

 

Parma, 18/4/74. 

Riceviamo in data odierna dal sig. GIUSEPPE MORANDI, della Lega  

di Cultura di Piadena, n. 71 negativi formato 6 x 6 sui lavori della  

stalla. Una scelta di tali negativi sarà stampata a cura del Museo 
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Il segretario del Centro 
Luigi Allegri 

 










































