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Tra Roma e l'Europa: 
introduzione alla spazialità barocca in Umbria 

MARCELLO FAGIOLO 

Grazie all'impresa coordinata da Laura 
Marcucci e Marcello Villani, viene qui ri 
costruito a tutto tondo e in modo inno 
vativo il panorama artistico di una regio 
ne finora sottovalutata nel quadro del ba 
rocco italiano, se si escludono le grandi 
campagne di studi e ricerche sulle arti e 
in particolare sulla pittura del Seicento 
coordinate da Bruno Toscano. 
L'Umbria si rivela cosi non soltanto co 
me territorio di diffusione del barocco ro 
mano (grazie anche alla partecipazione di 
vari architetti, da Maderno e Cipriani fi 
no a Fuga e Vanvitelli) ma anche come 
un significativo quadrivio dove si incon 
trano le direttrici culturali provenienti 
dalla ToScana, dalle Marche e finanche 
dalle regioni "napoletane". Si aggiunga 
che, più o meno direttamente, il ritrat 
to" di questa nuova regione del Barocco appare effica 
cemente inserito nel quadro più generale del Barocco eu 
ropeo. Infatti, attraverso la mediazione del lessico bor 

2. Foligno. Duowo, baldacchino (iniziato 
nel 1697). 

TRA ROMA E L'EUROPA INTRODUZIONE ALLA SPAZIALITÀ BAROCCA IN UMBRIA 

rominiano e anche attraverso il magi 
stero di Carlo Fontana, talune forme del 
Barocco in Umbria appaiono in qualche 
sintonia con le sperimentazioni dell'Im 
pero e della mittel-europa; e analoga 
mente, attraverso il pur raro riverbero 

di talune invenzioni guariniane, qualche 
opera potrebbe dialogare col Barocco 
boemo. 

3. Narni. Santuario della Madonna del Ponte, prospetto della Sacra Grotta (Michele Chiesa, 1722-1728). 

In queste note introduttive ci limitere 
mo a delineare soltanto alcuni tratti del 

rapporto con Roma, più volte attenta 
mente indagato nel corso del volume, ri 

mandando per le altre tematiche ai con 
tributi multidisciplinari qui presentati su 
una regione fervida di realizzazioni, an 
che se funestata da crisi economiche ri 
correntie da calamità naturali. 

La teatralità berniniana 
Dopo la precoce replica del Baldacchino berniniano nel 
S. Lorenzo di Spello (ideato nel 1632), il gemellaggio con 
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