
Questo capi to lo vuole rac-
contare la stor ia del l ’Archi-
v io e dei  suoi  serviz i  per gl i 

ar t is t i  che hanno portato Careof e Via-
far in i  ad apr i re nel  2008 i l  DOCVA Do-
cumentat ion Center for  Visual  Arts al la 
Fabbr ica del  Vapore.
Qui s i  raccolgono mater ia l i  d i  repertor io 
che r isalgono al le pr ime comunicazioni 
del le at t iv i tà d’Archiv io,  del la col labo-
razione con i l  Comune di  Mi lano Setto-
re Giovani  e le test imonianze di  chi  nel 
corso degl i  anni  ne è stato responsabi-
le.
Si  presentano quei  curator i  che hanno 
sett imanalmente incontrato gl i  ar t is t i , 
v is ionato e archiv iato i  loro mater ia-
l i ,  dato loro una consulenza gratui ta. 
Quest i  sono stat i  anche i  cr i t ic i  che an-
nualmente hanno real izzato,  at t ingen-
do dal l ’archiv io,  mostre col let t ive con 
l ’ intento di  dare v is ib i l i tà e r i l ievo al le 
r icerche più mature.  Hanno seleziona-
to i  mater ia l i  p iù art icolat i  da inser i re 
al l ’ interno del l ’Archiv io Aperto,  una sor-
ta di  focus on  in costante evoluzione e 
aggiornamento,  posiz ionato f is icamente 
al l ’ interno degl i  innumerevol i  scaffal i  in 
cui  s i  squadernano i  mater ia l i  del l ’Ar-
chiv io DOCVA.

This chapter gives an ac-
count of  the history of  the 
Archive and the services i t 

provides for art ists,  which led Careof 
and Viafar in i  to open the DOCVA Docu-
mentat ion Center for  Visual  Arts at  the 
Fabbr ica del  Vapore in 2008.
I t  is  a repertoire of  mater ia l  dat ing back 
to the ear ly publ ic i ty of  the Archive,  of 
the col laborat ion wi th Mi lan Ci ty Coun-
ci l ’s  Youth Department,  as wel l  as a re-
port  of  var ious accounts given by those 
who have run the projects over the 
years. 
I t  presents those curators who on a 
weekly basis have held meet ings wi th 
art ists,  g iven them free advice,  exam-
ined and f i led their  work.  These were 
also the cr i t ics who organised annual 
group shows, drawing on the archive 
wi th the intent of  promot ing the art ists 
demonstrat ing mature work.  They se-
lected the most consistent port fo l ios 
for  the Open Archive,  a sort  of  focus on 
that  is  regular ly updated and is in con-
stant evolut ion,  and catalogued them on 
the count less shelves of  the DOCVA Ar-
chive. 

Chapter 5 
StOrY OF the arChIVe
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GIULIA BRIVIO A Mi lano 
agl i  in iz i  degl i  anni  no-
vanta gl i  ar t is t i  avvertono 
l ’esigenza di  mostrare e di-

scutere i  propr i  lavor i  in luoghi  d i fferent i 
dal le gal ler ie,  luoghi  pront i  ad ascol tare 
e a promuovere la loro r icerca, in dia-
logo con i  cr i t ic i  e professionist i  d i  set-
tore.  Careof e Viafar in i ,  organizzazioni 
nonprof i t  da subi to at tente al le proble-
mat iche del l ’emergente scena art ist i -
ca i ta l iana, s i  at t ivano per soddisfare 
questo bisogno in iz iando ad archiv iare 
i  port fo l io,  i  v ideo, cataloghi  degl i  ar t is t i 
e invi tando curator i  a svolgere r icerche 
e progett i  esposi t iv i  partendo da quest i 
mater ia l i .
Nel  1991 lo spazio di  Viafar in i  apre con 
un progetto di  fondazione di  un Archi-
v io,  ispirato ad alcuni  spazi  newyorkesi 
come l ’Art ists Space di  New York.  Care-
of  operava già dal  1987 a pochi  chi lo-
metr i  da Mi lano e conservava i  mater ia l i 
d i  documentazione degl i  ar t is t i  con cui 
col laborava.
È i l  1994 quando Careof & Viafar in i ,  ac-
comunate dagl i  stessi  intent i ,  decidono 
di  creare un unico archiv io,  che andrà a 
cost i tu i re,  nel  2008, i l  DOCVA Documen-
tat ion Center for  Visual  Arts.
Negl i  anni  i l  lavoro s i  è intensi f icato e 
organizzato in Archiv io Port fo l io Art ist i , 
Archiv io Video, Bibl ioteca special izzata, 
banca dat i  opportuni tà ArtBox: banche 
dat i  off l ine aggiornate costantemente e 
svi luppate in versione web. La possibi-
l i tà di  consul tare i  mater ia l i  catalogat i 
in database onl ine,  www.i ta l ianarea. i t , 
www.port fo l ioonl ine. i t ,  www.bibl iobi t . i t , 
www.bancadat iar tbox. i t ,  ha reso l ’Archi-
v io un eff icace strumento di  promozione 
degl i  ar t is t i  i ta l iani ,  anche ol t re i  conf in i 
nazional i .
In part icolare I ta l ian Area pubbl ica i  pro-
f i l i  monograf ic i  d i  una selezione di  ar t i -
st i  del la generazione che si  è affermata 
dagl i  anni  ot tanta in poi ,  segnalat i  da un 
comitato scient i f ico composto da Chiara 
Bertola,  Mi lovan Farronato,  Gabi Scardi 
e Angela Vettese. Le informazioni  b io-
graf iche e bibl iograf iche sono aggiorna-
te per iodicamente e accompagnate dal le 
immagini  del le opere.
Portof l ioonl ine è i l  catalogo onl ine dei 
port fo l io conservat i  in Archiv io,  aperto a 
tut t i  g l i  ar t is t i  at t iv i  in I ta l ia,  in aumento 
esponenziale.  È uno strumento prezioso 
come punto di  partenza per progett i  cu-

rator ia l i  o selezioni  d i  candidature per 
premi,  concorsi ,  workshop, i l  cui  ut i l izzo 
è faci l i tato dal la veloce accessibi l i tà v ia 
internet,  con possibi l i tà di  r icerche in-
crociate t ra le tecniche, i  dat i  anagraf ic i , 
le temat iche del  lavoro degl i  ar t is t i . 
La parte v i ta le del l ’Archiv io è nel l ’ incon-
tro con gl i  ar t is t i ,  che in iz ia con la r ice-
zione del  port fo l io,  i  “consigl i  d ’uso” per 
redigere un propr io dossier o compi lare 
un’appl icat ion.  Culmina nel  momento di 
Vis ione Port fo l io,  un incontro format ivo, 
durante i l  quale gl i  ar t is t i  vengono in-
v i tat i  a l la presentazione del  propr io la-
voro ai  curator i  del l ’Archiv io.  Nel  tempo 
si  sono sussegui t i  Alessandra Gal let ta, 
Alessandra Galasso, Mario Gorni ,  Gabi 
Scardi ;  at tualmente sono Mi lovan Far-
ronato e Chiara Agnel lo.  I  curator i  sono 
in grado di  sugger i re possibi l i  sv i luppi 
del la r icerca, sot to l ineare i  punt i  d i  for-
za,  d iscutere le debolezze.. .  Insieme al 
curatore l ’ar t is ta ha modo di  mettere al la 
prova la consapevolezza del  propr io la-
voro.

I l  cr i t ico Giul ia Br iv io è responsabi le 
del l ’Archiv io di  Viafar in i  dal  2005 

GIULIA BRIVIO During the 
ear ly ‘90s art ists in Mi lan 
fe l t  the need to exhibi t  and 
discuss their  own work in 

places other than gal ler ies,  where they 
could be heard and promote themselves 
through a dialogue with cr i t ics and other 
professionals in the f ie ld.  The non-prof i t 
organisat ions Careof and Viafar in i  were 
thus created in response to these issues 
within the emerging I ta l ian arts scene by 
f i l ing the art ists ’  port fo l ios,  v ideos and 
catalogues, and then invi t ing curators to 
base their  research on this mater ia l  for 
exhibi t ions.
The foundat ion of  the archive in 1991 
was Viafar in i ’s  opening project ,  inspired 
by organisat ions such as the Art ists 
Space in New York.  Careof had already 
been operat ive near Mi lan s ince 1987, 
and housed documentat ion such as port-
fo l ios,  catalogues, v ideos and other ma-
ter ia l  of  the art ists they worked with.  In 
1994 Careof and Viafar in i ,  in the l ight 
of  their  common goals,  jo ined forces to 
create a s ingle common archive that was 
to become the DOCVA Documentat ion 
Centre for  Visual  Arts.

Over the years,  the gather ing of  docu-
mentat ion increased and was spl i t  up 
into the Art ist  Port fo l io Archive,  the Vid-
eo Archive,  the Special ist  L ibrary,  and 
the ArtBox opportuni t ies database. Al l 
mater ia ls were then also documented in 
an off l ine database which soon devel-
oped into the current onl ine versions: 
www.i ta l ianarea. i t ,  www.port fo l ioonl ine.
i t ,  www.bibl iobi t . i t ,  www.bancadat iar t -
box. i t ,  thanks to which the archive has 
become an eff ic ient  tool  for  ar t ists ’  pro-
mot ion both in I ta ly and abroad.
In part icular,  I ta l ian Area publ ishes 
monographic prof i les of  a select ion of 
ar t is ts who emerged from the ‘80s on-
wards, chosen by a panel  made up of 
Chiara Bertola,  Mi lovan Farronato,  Gabi 
Scardi  and Angela Vettese. The biogra-
phies and bibl iographies are per iodical ly 
updated along with images of  the art ists ’ 
works.
Port fo l ioonl ine is the onl ine catalogue of 
the port fo l ios f i led in the Archive,  which 
is open to al l  ar t is ts working in I ta ly and 
increases at  an exponent ia l  rate.  I t  is 
an invaluable start ing point  for  curato-
r ia l  projects or for  select ing candidates 
for  awards, contests and workshops. I ts 
use is faci l i tated by the internet,  which 
al lows immediate access and the op-
portuni ty to make enquir ies on the ba-
sis of  var ious di fferent cr i ter ia,  such as 
media used, personal  data and the main 
themes of  the artwork.  The most v i ta l 
part  of  the archive is meet ing the art ists, 
which begins wi th the recept ion of  the 
mater ia ls,  fo l lowed by the “advice guide” 
to prepar ing port fo l ios and appl icat ions. 
The key moment is represented by the 
Port fo l io Viewing Program, a forma-
t ive encounter dur ing which art ists are 
invi ted to present their  work to the Ar-
chive curators.  In the past,  archive cura-
tors included Alessandra Gal let ta,  Ales-
sandra Galasso, Mario Gorni  and Gabi 
Scardi ;  current ly they are Mi lovan Far-
ronato and Chiara Agnel lo.  The curators 
make suggest ions on how the art ists can 
develop their  research, emphasis ing the 
strong points and discussing the weaker 
points… Together wi th the curator,  the 
art ists thus have the chance to put their 
awareness of  their  own work to the test .

The cr i t ic  Giul ia Br iv io has been in charge 
of  the Viafar in i  Archive s ince 2005
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L’Archiv io di  Viafar in i  è nato nel  1991 con lo scopo di 
documentare la r icerca art ist ica e in part icolare per la 

raccol ta di  mater ia le informat ivo sul  lavoro degl i  ar t is t i  at t iv i  in I ta l ia, 
ma anche per consigl iare e divulgare la r icerca dei  g iovani  ar t ist i . 
L ’Archiv io è strumento per curare l ’at t iv i tà esposi t iva del lo spazio ed 
è anche aperto al la consul tazione di  ar t is t i ,  curator i ,  gal ler ie e quant i 
interessat i .   ―  In 1991 the Viafar in i  Archive was founded in order to 
document art ist ic research, in part icular to gather informat ion about 
the art ists act ive in I ta ly.  The service also provides advice and di f -
fuses the art ists ’  research. The mater ia ls are used to curate exhibi-
t ions,  and is also open for consul tat ion to art ists,  curators,  gal ler ies 
and those who are interested.

Nel 1995 Careof e Viafar in i  hanno avviato una col labo-
razione con i l  Comune di  Mi lano Progetto Giovani  per 

off r i re serviz i  d i  documentazione – l ’Archiv io,  la Bibl ioteca, la Banca 
Dati  Opportuni tà ArtBox – e organizzare workshop e conferenze.  ―  
In 1995 Careof and Viafar in i  started a col laborat ion wi th the Comune 
di  Mi lano Progetto Giovani  (Youth Department of  the Ci ty)  to offer  the 
documentat ion services,  Archive,  L ibrary,  ArtBox Opportuni t ies Data-
base, as wel l  as to organise workshops and lectures.
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Grazie al la col laborazione con l ’ar t is ta Umberto Cavenago, i  mater ia l i  sono stat i  catalogat i 
e digi ta l izzat i  in banche dat i  off - l ine.  Nel  1997 è stato prodotto un CD-ROM che pubbl icava 
4.000 opere di  248 art ist i  at t iv i  in I ta l ia ed è stato distr ibui to a cr i t ic i ,  gal ler ist i  e musei .
In questa pagina test imonianze di  apprezzamento del  CD-ROM  ―  Thanks to the col labora -

t ion wi th the art ist  Umberto Cavenago, the mater ia ls have been recorded in an off - l ine data-
base. In 1997 a CD-ROM was produced with images of  4,000 works by 248 I ta l ian art ists,  and 
was distr ibuted to cr i t ics,  gal ler ies and museums.
In th is page words of  appreciat ion about the CD-ROM.
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Bozza per la homepage del  s i to di  Careof e Viafar in i ,  progettato nel  2000 assieme agl i  ar t is t i 
coinvol t i  nel  workshop Off ic ina.bi t   ―  Draf t  for  the homepage of  Careof and Viafar in i ’s  websi te, 

designed in the year 2000 together wi th the art ists involved in the workshop Off ic ina.bi t

Umberto Eco che consegna i l  Premio Cenacolo Edi tor ia e Innovazione di  Assololombarda, I l 
Sole-24 Ore, Mediaset e Mondadori .  I l  premio è stato confer i to a I ta l ian Area, inteso come un 

progetto per un museo senza centro (2000).   ―  Umberto Eco handing over the pr ize Premio Cenacolo Edi tor ia 
e Innovazione by Assololombarda, I l  Sole-24 Ore, Mediaset and Mondadori .  The award was given to I ta l ian 
Area, intended as a project  for  a venue- less museum (2000).
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I l  database onl ine I ta l ian Area è creato da Simply. i t  nel  2000 e poi 
svi luppato da Undo.net.  Esso documenta la scena art ist ica i ta l iana 

con part icolare at tenzione al l ’opera degl i  ar t is t i  emersi  dal la f ine degl i  anni  ’80 ad oggi .  Gl i 
ar t is t i  sono scel t i  t ra quel l i  promossi  dal le più important i  is t i tuzioni ,  nonchè tra coloro che 
hanno contr ibui to a determinare l 'at tuale scena art ist ica in I ta l ia.  La selezione prevede ag-
giornament i  costant i .   ―  The onl ine database I ta l ian Area is created by Simply. i t  in 2000, and 

fur ther developed by Undo.net at  a later stage. I t  documents the I ta l ian art ist ic scene, wi th 
part icular at tent ion to the work of  ar t is ts who emerged from the late eight ies to the present. 
The art ists are chosen amongst those who are promoted by the most important organisat ions 
and those who have contr ibuted towards the current art  scene in I ta ly.  The select ion is a work 
in progress and is meant to be constant ly updated.

WWW.ITALIANAREA.IT

Mario Airò,  Giorgio Andreotta Calò,  Meris Angiolet t i ,  Stefano Ar ient i ,  Micol  Assaël ,  Rosa Barba, Massimo Bartol in i ,  El isabetta Benassi ,  Simone 
Bert i ,  Davide Bertocchi ,  Rossel la Biscott i ,  Alv ise Bi t tente,  Monica Bonvic in i ,  Enr ica Borghi ,  Botto & Bruno, Pier lu ig i  Cal ignano, Pierpaolo 
Campanini ,  Paolo Canevar i ,  Gianni  Caravaggio,  Maggie Cardelùs,  Let iz ia Car ie l lo,  Gea Casolaro,  Al ice Cattaneo, Mauriz io Cattelan, Umberto 
Cavenago, Alex Cecchett i ,  Lor is Cecchini ,  Paolo Chiasera,  Sarah Ciracì ,  Roberto Cuoghi ,  Mario Del lavedova, Elenia Depedro, Paola Di  Bel lo, 
El isabetta Di  Maggio,  Rä Di Mart ino,  Gabr ie le Di  Matteo, Bruna Esposi to,  Salvatore Falc i ,  Emi l io Fant in,  Lara Favaret to,  Flavio Favel l i ,  Chr is-
t ian Frosi ,  Giuseppe Gabel lone, Stefania Galegat i  Shines, Anna Galtarossa, Alberto Garutt i ,  Nicola Gobbetto,  Piero Gol ia,  Francesca Gri l l i , 
Massimo Grimaldi ,  gruppo A12, Al ice Guareschi ,  Norma Jeane, Massimo Kaufmann, Luisa Lambri ,  Deborah Ligor io,  Armin Linke, Claudia 
Losi ,  Marcel lo Malobert i ,  Domenico Mangano, Margher i ta Manzel l i ,  Eva Marisaldi ,  Laura Matei ,  Sabr ina Mezzaqui ,  Marzia Migl iora,  Ottonel la 
Mocel l in,  Mocel l in+Pel legr in i ,  Maria Morgant i ,  Margher i ta Morgant in,  L i l iana Moro, Giancar lo Norese, Adr ian Paci ,  Luca Pancrazzi ,  Marco 
Papa, Nicola Pel legr in i ,  Per ino e Vele,  Diego Perrone, Alessandro Pessol i ,  Gabr ie le Picco, Cesare Pietroiust i ,  Giul ia Pisci te l l i ,  Paola Piv i , 
Riccardo Previdi ,  Luisa Rabbia,  Mario Rizzi ,  Pietro Roccasalva,  Sara Rossi ,  Mariateresa Sartor i ,  Lorenzo Scotto di  Luzio,  Marinel la Senatore, 
El isa Sighicel l i ,  Roberta Si lva,  Sissi ,  Alessandra Spranzi ,  Alberto Tadiel lo,  Alessandra Tesi ,  Bert  Theis,  Grazia Toder i ,  Sabr ina Torel l i ,  Luca 
Trevisani ,  Patr ick Tuttofuoco, Ian Tweedy, Enzo Umbaca, Marco Vagl ier i ,  Marcel la Vanzo, Nico Vascel lar i ,  Vedovamazzei ,  Francesco Vezzol i , 
Cesare Viel ,  Luca Vi tone, Wurmkos, Sis le j  Xhafa,  I ta lo Zuff i
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Dal 2004 i l  f ree magazine Exibart  presenta una selezione di  g iovani  ar t ist i 
dal l ’Archiv io nel l ’ambito del la rubr ica Nuovi  Nuovi  Nuovi .   ―  Since 2004 the 

f ree magazine Exibart  presents a select ion of  emerging art ists f rom the Archive in the column 
Nuovi  Nuovi  Nuovi .

Nel  2007 Fabio Caval lucci  coinvolge l ’Archiv io nel  numero speciale del la pub-
bl icazione Work. Art  in Progress ,  pubbl icata dal la Gal ler ia Civ ica di  Arte Con-
temporanea di  Trento,  con l ’obiet t ivo di  portare al l ’at tenzione dei  curator i  d i 

Manifesta7  la s i tuazione art ist ica i ta l iana  ―  In 2007 Fabio Caval lucci  involves the Archive 
in the special  issue of  the magazine Work. Art  in Progress ,  publ ished by the Gal ler ia Civ ica di 
Arte Contemporanea di  Trento,  intended to introduce the I ta l ian art  scene to the Manifesta7 ’s 
curators.
Advis ing cr i t ics:  Chiara Agnel lo,  Kat ia Anguelova, Michela Arf iero,  Laura Barreca, Francesca 

Boenzi ,  I lar ia Bombel l i ,  I lar ia Bonacossa, Elena Bordignon, Andrea Bruciat i ,  Ceci l ia Canziani , 
I rene Calderoni ,  Stefano Colet to,  Anna Daneri ,  Francesca di  Nardo, Luigi  Fassi ,  Luigi  Giovi-
nazzo, Denis Isaia,  Andrea Lissoni ,  Luca Lo Pinto,  Simone Menegoi,  Fabiola Naldi ,  Cr ist ina 
Natal icchio,  Francesca Pagl iuca, Gaia Pasi ,  Alessandro Rabott in i ,  Cater ina Riva, Camil la 
Seibezzi ,  Marina Sorbel lo,  Maria Rosa Sossai ,   Francesco Stocchi ,  Marco Tagl iaf ierro,  Ro-
berta Tenconi ,  Massimi l iano Tonel l i  and Elv i ra Vannini .
Interviewed art ists:  Giorgio Andreotta Calò,  Francesco Arena, Riccardo Benassi ,  Rossel la 
Biscott i ,  Dafne Bogger i ,  Lorenza Bois i ,  Sergio Breviar io,  Rossana Buremi,  Valer io Carruba, 
David Casini ,  Al ice Cattaneo, Nemanja Cvi janovic,  Gianluca e Massimi l iano De Ser io,  Rä di 
Mart ino,  Et tore Favini ,  Luca Francesconi ,  L inda Fregni  Nagler,  Chr ist ian Frosi ,  Marina Ful-
ger i ,  Anna Galtarossa, Nicola Gobbetto,  Paolo Gonzato,  Francesca Gri l l i ,  Al ice Guareschi , 
Invernomuto, Domenico Mangano, Andrea Nacciarr i t i ,  Nark Bkb, Luigi  Presicce, Far id Rahimi, 
Moira Ricci ,  Pietro Roccasalva,  Matteo Rubbi,  Marinel la Senatore,  Shoggoth,  Alberto Tadiel-
lo,  Simone Tosca, Luca Trevisani ,  Ian Tweedy and Nico Vascel lar i .
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Nel 2008, dopo 17 ( ! )  anni  d i  at t iv i tà nel la sede stor ica in v ia Far in i 
35,  Viafar in i  ha t rasfer i to la sede pr incipale al la Fabbr ica del  Vapore, 

luogo del la Municipal i tà di  Mi lano dest inato ai  g iovani  creat iv i  e al la produzione cul turale.  
―  In 2008, af ter  17 ( ! )  years of  act iv i ty in the histor ic venue at  the address v ia Far in i  35, 
Viafar in i  moved to the Fabbr ica del  Vapore,  the centre belonging to the Municipal i ty of  Mi lan 
that is devoted to young talent and i ts cul tural  product ion.

Nel l ’Apr i le del  2008 Careof e Viafar in i  hanno inaugurato i l  DOCVA documen-
tat ion center for  v isual  ar ts al la Fabbr ica del  Vapore.   ―  In Apr i l  2008 Careof 
and Viafar in i  inaugurated the DOCVA Documentat ion Center for  Visual  Arts at 

the Fabbr ica del  Vapore.
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Brochure espl icat iva dei  serviz i  d i  documentazione offer t i  dal 
DOCVA. www.docva.org da accesso a tut t i  i  database svi luppat i 

da Careof e Viafar in i  negl i  anni .   ―  Brochure descr ib ing the documentat ion services 
provided by DOCVA. www.docva.org gives access to al l  the database developed by 
Careof and Viafar in i  throughout the years.
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MARIO GORNI Ognuno per 
tut t i .  Era come andare dal 
dot tore.  Entrando in gal le-
r ia,  una f i la di  sedie erano 

ordinate lungo i l  muro come in una sala 
d 'aspetto.  Monica le aveva al l ineate con 
cura e dal la lunghezza del la f i la sape-
vo quante persone avrei  dovuto incon-
trare.  Gl i  appuntament i  presi  durante la 
set t imana erano stat i  d istr ibui t i  nel l ’arco 
del  pomeriggio,  potevo quindi  avere a 
disposiz ione un’ora c i rca per capire chi 
era e cosa facesse la persona che aveva 
chiesto di  me.
Quasi  sempre gl i  ar t is t i  erano puntua-
l i ,  ma succedeva che qualche vol ta non 
fosse così,  e al lora non potevo chiac-
chierare più di  tanto perchè al t r i ,  sedut i 
sul le sedie,  aspettando i l  loro turno mi 
mettevano ansia.  Doveva essere i l  1996 
o i l  1997 in v ia Far in i  35,  a Mi lano. Due 
anni  pr ima, con la Brusarosco avevamo 
scr i t to un accordo per concorrere con-
giuntamente a un bando di  gara indetto 
dal  Comune di  Mi lano, per i l  quale s i  do-
vevano implementare una ser ie di  servi-
z i  professional izzant i  per giovani  ar t ist i , 
off r i re loro spazio,  v is ib i l i tà e opportuni-
tà professional i .  Era prat icamente quel lo 
che facevamo già da molto tempo, era la 
nostra mission, e v incemmo. Potevamo 
quindi  accedere insieme a nuove r isorse 
per s istemat izzare i l  nostro lavoro,  per 
render lo più strut turato e scient i f ico,  per 
perfezionare i  nostr i  database e assu-
mere qualcuno che ci  desse una mano 
a lavorare con cont inui tà,  uscendo un 
poco da un approccio br icoleur nel  quale 
f ino ad al lora eravamo costret t i  ad ope-
rare.  Monica aveva molte medagl ie,  era 
al ta,  magra, par lava benissimo l ’ inglese 
e i l  tedesco, faceva roteare i l  computer 
sul le punte del le di ta e aspettava i l  mo-
mento giusto per dire la sua. Era una r i -
sorsa invidiabi le,  insieme ad Alessandra 
che di  tanto in tanto compariva in gal le-
r ia.  Erano gl i  anni  in cui  era già succes-
so tut to,  tut t i  g l i  “ ismi”  del l ’ar te e del la 
cul tura s i  erano manifestat i  qui  e là. 
La decostruzione, l ’ ibr idazione, la com-
plessi tà,  l ’ indeterminazione, erano as-
siomi e modal i tà r icorrent i  c i tate per 
contestual izzare gl i  approcci  creat iv i ,  e 
che trovavano poi  r isvol t i  prat ic i  del  tut-
to inaspettat i  e sorprendent i .
Sotto i  nostr i  occhi  erano già sf i lat i  tut t i 
g l i  anni  ‘70 e gl i  anni  ‘80.
La car ica di  antagonismo verso una 

cul tura ipocr i ta e perbenista cresciu-
ta nel  boom del  dopoguerra e i l  r ibel-
l ismo mi l i tante che da Par ig i  a Londra 
r iuscì  a scardinare la cul tura dominan-
te e a r innovare i l  costume, inventan-
dosi  nuove regole di  convivenza, erano 
f in i t i  negl i  anni  d i  p iombo, sconf i t t i  da 
una repressione non ancora terminata. 
C’era bisogno di  r icostruire una nuova 
ident i tà,  d i  r i t rovare nuove possibi l i tà 
di  produrre senso. Negl i  anni  ‘90,  che 
stavano per f in i re,  tut t i  s tavano cercan-
do cosa si  potesse fare di  nuovo, cosa 
si  potesse aggiungere a quel lo che era 
già stato detto e che avesse un qualche 
valore emergente o r i t rovato.  Si  t rat ta-
va di  fondare nuovi  model l i  cul tural i .  Le 
grandi  scuole di  pensiero segnavano gl i 
epigoni ,  s i  confondevano con l ’ insorge-
re di  fenomeni temporanei  dal  succes-
so fulminante che correvano a decorare 
le copert ine del la stampa special izzata. 
Fiumi di  parole cercavano gl i  e lement i 
fondant i  che ne potessero giust i f icare 
la comparsa e la ragione. Sembravano 
tant i  t reni  in partenza su cui  sal tare sen-
za sapere bene dove stessero andando. 
Piccol i  pensier in i  che come la moda 
duravano una stagione o due. Le ferro-
vie sono come l ’ar te contemporanea, c i 
sono quel le che fanno Palermo-Mi lano-
Par ig i -Londra e quel le che fanno Luino-
Gal larate.  Sono important i  entrambe, 
ma off rono un serviz io diverso.
I  g iovani  s i  erano preparat i  a questa 
prova. Molt i  avevano sal tato l ’ostacolo 
con un oplà personale e professionale 
che non f in iva di  stupirmi.
Tutt i  cercavano energicamente i l  propr io 
posto al  sole,  ma calat i  nel  paesaggio 
del la f ine del  mi l lennio,  con davant i  un 
panorama di  for te impover imento esi-
stenziale e un appiat t imento cul turale 
general izzato.  Ognuno stava lavorando 
al la r icostruzione personale del l ’univer-
so,  la propr ia ragione, la messa a punto 
del la propr ia v is ione or ig inale.
Ognuno era solo di  f ronte al la di ff icol tà di 
essere e di  esserci ,  e ognuno cercava la 
propr ia strada contro i l  non senso. Chi , 
come me, era meno giovane aveva già 
scel to,  ma chi  era in bi l ico e in cresci ta 
aveva un bisogno forte di  confronto,  d i 
un parere,  d i  un’opinione, e veniva da 
noi  per questo.  Ecco quel lo che mi sem-
brava dovessi  fare,  regalare un’opinione 
a chi  doveva scegl iere,  e raccogl iere e 
valutare i  suoi  mater ia l i  e la profondi tà 

del le sue r i f lessioni .  Era un lavoro cui 
ero abi tuato,  ero un insegnante ed era 
normale confrontarmi con le di fferenze, 
valutare le r isposte e le progressioni  d i 
cambiamento.  Ma le discipl ine e i  conte-
nut i  erano solo un dato superf ic ia le che 
t i  consent iva di  andare ol t re,  d i  scontor-
nare chi  avevi  d i  f ronte,  d i  misurarne lo 
spessore e di  arr icchir tene. Era questo 
che molto spesso r ipagava i l  tuo impe-
gno pomeridiano per costruire i  port fo l io 
che poi  Monica avrebbe ordinato e al l i -
neato nel l ’archiv io.  Monica ascol tava in 
s i lenzio,  era un test imone si lenzioso e 
non ho mai capi to cosa trat tenesse di 
quel le conversazioni .  Anche gl i  a l t r i  cu-
rator i ,  non so bene come si  ponessero 
nel  confronto con gl i  ar t is t i ,  non c’era 
un metodo discusso e condiv iso,  ognuno 
usava i l  propr io mister ioso cr i ter io per 
approfondire e valutare,  e non ci  fu mai 
un momento di  scambio.  Pr ima di  me, in 
Viafar in i  c ’era l ’Alessandra Gal let ta,  poi 
l ’Alessandra Galasso, e dopo un paio di 
anni  d i  lavoro passai  i l  test imone a Gabi 
Scardi ,  ma non ci  confrontammo mai e 
forse andava bene così,  la plural i tà de-
gl i  sguardi  era una r icchezza i r r inun-
ciabi le.  Con l ’approdo al la Fabbr ica del 
Vapore l ’archiv io art ist i  è ora curato da 
nuovi  g iovani  curator i :  Chiara Agnel lo e 
Mi lovan Farronato.  Ognuno mette in pra-
t ica le propr ie ragioni  e i  propr i  cr i ter i ,  e 
intanto l ’archiv io cresce, le generazioni 
s i  avvicendano, molt i  ce la fanno e al t r i 
cadono trovando al t re strade per darsi 
r isposte.
Era come andare dal  dot tore,  ma non ero 
io i l  dot tore,  forse c ’era solo la malat t ia 
comune di  voler conoscere la ver i tà,  d i 
mettere a prova la propr ia ident i tà,  d i  vo-
ler  capire,  nonostante tut to,  con la scu-
sa e la giust i f icazione di  dover arr icchire 
l ’archiv io di  un patr imonio inest imabi le 
di  r icerche. Un patr imonio che appart ie-
ne ad ognuno e al la stor ia di  tut t i .

MARIO GORNI One for 
al l .  I t  was l ike going to the 
doctor.  Enter ing the gal lery 
there was a row of  chairs 

arranged along the wal l  l ike in a wai t ing 
room. Monica had l ined them up with 
care,  and from the length of  the row I 
knew how many people I  had to meet. 
The appointments made dur ing the week 
were arranged throughout the af ternoon, 
therefore I  had about an hour to under-
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stand who was the person who asked to 
meet me, and what he did.  The art ists 
were almost always punctual ,  but  at  t i -
mes i t  wasn’ t  that  way, so we couldn’ t 
chat for  long because the others s i t t ing 
on the chairs whi lst  wai t ing for  their  turn 
made me anxious. I t  must have been 
1996 or 1997 at  v ia Far in i  35,  in Mi lan. 
Two years before,  I  had signed an agre-
ement wi th Brusarosco to take part  in 
a contest  announced by the Comune di 
Mi lano, where we had to implement a 
ser ies of  professional iz ing services for 
young art ists,  provide them with spa-
ce, insight and opportuni t ies wi th in the 
arts.  I t  was pract ical ly what we had been 
doing for a long t ime, i t  was our mission, 
and we won. We therefore could access 
new resources to systemize our work, 
render i t  more structured and scient i f ic , 
perfect  our database, and hire someo-
ne to work wi th more cont inui ty,  leaving 
behind the DIY approach which we had 
to operate wi th unt i l  then. Monica had 
many assets.  She was tal l ,  th in,  f luent in 
Engl ish and in German, she could twir l 
the computer wi th her f ingert ips and wai-
ted for the r ight  moment to have her say. 
She was an enviable resource, along 
with Alessandra,  who occasional ly appe-
ared in the gal lery.  They were the years 
in which everything had taken place, al l 
the isms in art  and cul ture manifested 
themselves everywhere. Deconstruct ion, 
hybr id izat ion,  complexi ty and indetermi-
nat ion were recurrent axioms and prac-
t ices used to contextual ise the creat ive 
approaches, and then f inding completely 
unexpected and surpr is ing pract ical  im-
pl icat ions.
The 70’s and 80’s had passed by before 
our eyes.
The charge of  antagonism towards a hypo-
cr i t ical  and pr im and proper cul ture that 
emerged dur ing the post-war boom and 
the mi l i tant  rebel l ion,  which f rom London 
to Par is unhinged the dominat ing cul ture 
and renovated custom whi lst  invent ing 
new rules of  co-habi tat ion,  ended in the 
I ta l ian era of  terror ist  outrages, defeated 
by an ongoing repression. I t  was neces-
sary to rebui ld a new ident i ty,  f ind new 
opportuni t ies to produce sense. Dur ing 
the 90s – which were about to end – eve-
ryone was looking for something new to 
do, for  an addi t ion to what had already 
been said wi th an emerging or a retr ie-
ved value. I t  was a matter of  founding 

new cul tural  models.  The great schools 
of  thought marked their  fo l lowers\adhe-
rers,  got  confused with the insurgence 
of  temporary phenomena of  f lashing suc-
cess that raced to decorate the covers 
of  the special ised press.  Rivers of  words 
were looking for the founding elements 
that  could just i fy i ts reason of  being. 
They seemed l ike many trains about to 
depart ,  on which to jump without being 
sure of  where they were going. Smal l 
thoughts which l ike fashion lasted a sea-
son or two. The rai lways are l ike contem-
porary art :  there are t racks l ike Palermo-
Mi lan-Par is-London and others 
l ike Luino-Gal larate.  They are 
both important,  but  offer  a di ffe-
rent service.
Youth had prepared for th is t r ia l . 
Many had overcome the obsta-
cle wi th a personal  and profes-
sional  hop that never ceased to 
surpr ise me.
Everyone energet ical ly sought 
their  p lace in the sun, but were 
dropped into the end of  the mi l -
lennium’s landscape, facing a 
panorama of s igni f icant existen-
t ia l  impover ishment and general 
f lat tening in cul ture.  Everyone 
was working for their  personal 
reconstruct ion of  the universe, 
for  their  own reason, for  the tuning of 
their  own or ig inal  v is ion.
Everyone was alone facing the di ff icul t ies 
in being and being there,  and everyone 
was in search for a path against  non-sen-
se. Who, l ike me, was not as young, had 
already made a choice;  but those who 
were hanging in unstable balance and 
st i l l  growing needed a comparison, and 
an opinion, so they came to us.  That ’s 
what I  fe l t  I  had to do, offer  an opinion to 
those who needed to make a choice,  col-
lect  and evaluate their  mater ia l  as wel l 
as the depth of  their  ref lect ions.  I  was 
used to th is k ind of  work,  I  was a teacher 
and i t  was normal to br ing mysel f  face-
to-face with di fferences as wel l  as eva-
luate answers and ongoing changes. But 
the subject  matter and i ts content were 
only superf ic ia l  data that  permit ted to go 
further,  to cut  out who was in f ront ,  to 
measure his/her substance, as wel l  as to 
enr ich yoursel f  wi th th is encounter.  This 
was very of ten the reward for your af-
ternoons spent to bui ld up the port fo l ios 
that  Monica then ordered and l ined up in 

the Archive.  Monica l is tened quiet ly,  she 
was a s i lent  wi tness and I  never under-
stood what she real ly drew out of  those 
conversat ions.  Even the other curators, 
I  wasn’ t  sure how they handled their  me-
et ings wi th the art ists,  s ince there was 
no part icular method that had been di-
scussed or shared, each of  us adopted 
our own myster ious cr i ter ia to go into 
depth and to evaluate,  and there had ne-
ver been a moment of  d ia logue. Before 
me, the curators in Viafar in i  were Ales-
sandra Gal let ta,  fo l lowed by Alessandra 
Galasso, and then a couple of  years af-

ter  working there I  handed over to Gabi 
Scardi ,  but  there never was an exchange 
and maybe i t  was just  as wel l  s ince the 
plural i ty of  v iews offered a r ichness that 
could not be renounced. Since we moved 
to the Fabbr ica del  Vapore,  the Archive 
is now supervised by young curators, 
Chiara Agnel lo and Mi lovan Farronato. 
Each puts into pract ice their  own reason 
and cr i ter ia,  whi le the Archive grows, the 
generat ions rotate,  of ten many make i t 
and others fa l l  whi lst  taking di fferent pa-
ths for  f inding their  answers.
I t  was l ike going to the doctor ’s,  but  I 
wasn’ t  the doctor.  Perhaps there was 
the common i l lness in seeking the truth, 
test ing one’s own ident i ty,  want ing to 
understand – regardless of  everything 
– wi th the excuse and the just i f icat ion 
in having to enr ich the Archive wi th an 
invaluable weal th in research. A wealth 
that  belongs to each and everyone’s hi-
story.

Mario Gorni  was the curator of  the Archi-
ve f rom 1997 to 2000
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GABI SCARDI L’ interesse 
e la v i ta l i tà di  un archiv io 
del  contemporaneo r is ie-
dono nel la sua capaci tà 

di  r imandare a c iò che avviene fuor i ,  d i 
espr imere, in modo sintet ico e s istema-
t ico,  i l  d inamismo e l ’ indir imibi le strat i -
f icazione del l ’ambito di  r i fer imento a cui 
l ’archiv io s i  r i fer isce.
Gest i re un archiv io come quel lo di  Ca-
reof-Viafar in i ,  un archiv io che funziona 
grazie al l ’apporto indiv iduale di  ar t is t i 
per lo più giovani ,  che si  presentano 
spontaneamente,  spesso r ipetutamente 
a distanza di  brevi  lassi  d i  tempo, s igni-
f ica avere una presa diret ta,  un moni-
toraggio str ingente sul l ’ar te nel  momen-
to del  suo farsi .  Signi f ica t rovarsi  con 
tempest iv i tà a essere deposi tar i  d i  una 
quant i tà di  informazioni  che consento-
no di  seguire gl i  ar t is t i  nei  loro percor-
s i ,  anche in quel l i  meno ordinar i ,  e di 
muoversi  con dis invol tura laddove l ’ar te 
s i  presenta nel  suo farsi .  Si  t rat ta di  un 
grande pr iv i legio.
Tra i  percorsi  straordinar i  che l ’archiv io 
mi ha dato modo di  seguire c i  sono stat i 
quel l i  d i  ar t is t i  che lavorano fuor i  dagl i 
spazi  deputat i ;  in questo senso l ’archiv io 
s i  può r ivelare part icolarmente prezioso. 
Perché se ciò che avviene nel le ist i tu-
z ioni  e nel le gal ler ie è oggetto di  una 
comunicazione piut tosto eff icace e s i -
stemat ica,  questo non vale per i  progett i 
sul  terr i tor io,  spesso dovut i  a l l ’ in iz iat iva 
di  s ingol i  ar t is t i ,  volutamente mimet ic i 
r ispetto al  contesto,  legat i  a s i tuazioni 
f lu ide e dinamiche, raramente repl ica-
bi l i ;  non per questo marginal i ,  anzi :  g l i 
ar t is t i  che lavorano sul  terr i tor io cerca-
no comunque r iscontro,  inter locutor i  e 
central i tà anche al l ’ interno del  mondo 
del l ’ar te.
Molt i  progett i  nat i  per lo spazio pubbl i -
co sono conf lu i t i  nel l ’Archiv io Careof-
Viafar in i ,  e d’al t ra parte da progett i  che 
hanno preso avvio in spazi  non deputa-
t i  sono nate diverse mostre che hanno 
avuto luogo in Viafar in i .
Ci to t ra tut te Balena Project ,  d i  Claudia 
Losi ,  che in Viafar in i  ha avuto i l  momen-
to d’esordio.  A essere esposta è stata, 
in quel  caso, una balena in tessuto re-
al izzata nel le dimensioni  real i :  23 metr i 
d i  lunghezza. La balena era dest inata a 
fare i l  g i ro del  mondo fungendo, a ogni 
tappa del la sua avventurosa stor ia,  da 
pretesto per radunare persone, per in-

tessere relazioni ,  per raccogl iere stor ie.
In occasione di  quel la sua pr ima usci ta 
la balena –  o megl io,  la sua pel le –  ac-
colse la performance Animazione: una 
ser ie di  danzator i  la animavano dal l ’ in-
terno mimando lo scheletro e i  movimen-
t i  del  grande animale.
Al t ro progetto t ransi tato da Viafar in i  per 
un momento di  v is ib i l i tà è stato Maybe 
Sarajevo ,  d i  Gea Casolaro:  una sequenza 
di  sessanta fotograf ie,  scorci  metropol i -
tani  che avrebbero potuto rappresentare 
sessanta diverse ci t tà del  mondo. Erano 
state invece scattate a Sarajevo, dove 
Gea Casolaro s i  t rovava nel l ’ot tobre 
del  1998, propr io sul  f in i re del  conf l i t to 
che aveva devastato la c i t tà e che ave-
va insanguinato la Bosnia-Erzegovina a 
part i re dal  1992. L’opera cost i tu iva un 
modo per sot t rarre al la standardizzazio-
ne e al l ’univoci tà dei  media l ’ immagine 
di  una ci t tà che l ’ar t is ta aveva personal-
mente conosciuto.
Un progetto ancora che abbiamo visto 
entrare in archiv io in una fase germina-
le,  per poi  svi lupparsi  in direzioni  d iver-
se,  è stato quel lo real izzato da Stefano 
Boccal in i  e legato al la cartograf ia:  car-
tograf ia intesa come proiezione capace 
di  dare forma sensibi le a r i f lessioni  t ra 
le più at tual i :  Boccal in i  ha real izzato, 
in diverse versioni  e in diversi  momen-
t i ,  c inque vasche colorate le cui  sago-
me rappresentano i  c inque cont inent i .  In 
una del le pr ime versioni  a l l ’ interno del le 
vasche, su uno strato di  terra fer t i le ha 
piantato,  non senza i ronia,  c inque di-
versi  t ip i  d i  funghi  che crescono uni t i  in 
famigl io le.  Già qui  i l  lavoro temat izzava 
i l  desider io di  un diverso, più umano e 
sostenibi le assetto del  mondo. L’opera 
subirà successiv i  svi luppi  e metamorfosi 
f ino a che, con Random Map, versione 
permanente real izzata a Yerevan, Arme-
nia,  le vasche si  t rasformeranno in ver i 
e propr i  parchi  g iochi  per bambini .
Sono numerosi  g l i  ar t is t i  che nel  tempo, 
lavorando dentro ma anche al  d i  fuo-
r i  degl i  spazi  per l ’ar te,  hanno trovato 
nel l ’archiv io un punto di  r i fer imento: 
da Cesare Pietroiust i  a Luca Vi tone, al 
Gruppo A12, a Francesca Gri l l i  e mol-
t i  a l t r i .  In I ta l ia,  dove la scena art ist ica 
appare s labbrata perché sono poche le 
ist i tuzioni  che fungano da catal izzator i 
d i  energie e di  comunicazione per gl i 
ar t is t i ,  l ’archiv io sopper isce a questo 
ruolo,  fungendo da importante c inghia di 

t rasmissione anche per quanto r iguarda 
prat iche art ist iche meno convenzional i  e 
più soggette al la dispersione.

The interest  and act iv i ty of 
a contemporary archive l ie 
in i ts capaci ty to cross-re-
fer what happens outside, 

to synthet ical ly and systemat ical ly ex-
press the dynamism and volat i le strat i -
f icat ion of  the archive’s part icular f ie ld 
of  reference.
Running an archive l ike the one in Care-
of-Viafar in i ,  which operates thanks to the 
indiv idual  contr ibut ions of  most ly young 
art ists (who of ten contact  the archive a 
number of  t imes dur ing a certain per iod 
of  their  career) ,  means monitor ing art 
f i rst  hand whi le i t  is  actual ly being cre-
ated. I t  means deal ing wi th a conside-
rable  amount of  informat ion deposi ted 
over a certain length of  t ime, as wel l  as 
then keeping track of  ar t is ts throughout 
their  careers,  even when they turn out 
to be not so convent ional ,  and thus not 
being fased in the face of  ar t  in the ma-
king. I t  is  a great pr iv i lege. 
Among the extraordinary developments 
which the archive has enabled me to 
fo l low, there have been those of  ar t ists 
working outside their  a l lot ted spaces; 
in these cases, the archive can turn out 
to be part icular ly invaluable.  This is be-
cause whi le what takes place within in-
st i tut ions and gal ler ies is the object  of 
effect ive and systemat ic communicat ion, 
the same may not be said of  external 
projects,  of ten in i t iated by indiv idual  ar-
t is ts who del iberately blend into the con-
text ,  and who are concerned with f lowing 
and dynamic s i tuat ions which are rarely 
reproducible.  Nevertheless,  they cannot 
be considered marginal ;  on the contra-
ry,  the art ists working external ly always 
seek a chal lenge, an inter locutor and a 
focussing point  wi th in the art  wor ld.
Many projects created for publ ic spaces 
have gone on to become part  of  the Care-
of-Viafar in i  Archive;  l ikewise, a number 
of  exhibi t ions that took place in Viafar in i 
emerged from projects that  were deve-
loped in non-designated spaces. Among 
others,  Balena Project  by Claudia Losi , 
who debuted in Viafar in i .  In th is case, 
a l i fesize whale (23 metres long) made 
of  fabr ic was supposed to t ravel  to di f -
ferent places around the wor ld,  at  each 
stop serving as a pretext  to br ing people 
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together in order to interweave the thre-
ads of  re lat ionships and stor ies.
On the occasion of  the whale’s f i rst  ap-
pearance – or rather of  i ts  skin – the 
Animazione: performance was held by a 
ser ies of  dancers that  brought i t  to l i fe 
f rom within,  miming the skeleton and mo-
vements of  the large animal. 
Another project  which t ransi ted throu-
gh Viafar in i  in a part icular moment was 
Maybe Sarajevo ,  by Gea Casolare:  a se-
quence of  s ixty photographs of  metro-
pol i tan gl impses that could have repre-
sented sixty di fferent c i t ies in the wor ld. 
Instead they were al l  taken in Sarajevo, 
where Gea Casolare spent t ime in 1998, 
af ter  the end of  the conf l ic t  which had 
devastated the ci ty,  and since 1992 had 
tainted Bosnia-Herzegovina with blo-
odshed. The art  work\project  was a me-
ans to move away from the standardised 
and univocal  image (manipulaed by the 
media) of  a c i ty which the art ist  had got 
to know personal ly.
A project  which entered the Archive du-
r ing i ts in i t ia l  phase, before being de-
veloped in var ious direct ions,  was that 
created by Stefano Boccal in i  and l inked 
to cartography, here meant as a projec-
t ion able to give tangible form to recent 
ref lect ions.  Boccal in i  created  f ive colou-
red basins whose shape represented the 
f ive cont inents,al l  in di fferent versions at 
d i fferent t imes. In one of  the f i rst  ver-
s ions, he placed a layer of  fer t i le soi l  wi-
th in the basins and – not wi thout a hint 
of  i rony – he planted f ive di fferent types 
of  mushrooms that then grew bunched 
together in fami l ies.  Here,  the theme of 
his work was the desire for  a di fferent, 
more human and sustainable map of  the 
wor ld.  In the long run, the art  work un-
derweent a ser ies of  developments and 
metamorphoses unt i l ,  wi th Random Map, 
the permanent version was produced 
in Yerevan, Armenia,  where the basins 
were t ransformed into real  p laygrounds 
for chi ldren.
There have been a great number of  ar-
t is ts who over t ime, working both wi th in 
and outside arts spaces, have looked on 
the archive as a point  of  reference: f rom 
Cesare Pietroiust i  to Luca Vi tone, and 
from Gruppo A12, to Francesca Gri l l i ,  to 
name but a few. In I ta ly,  where the art i -
st ic scene seems spineless due to there 
being very few inst i tut ions that provide 

energy and serve as communicat ion ca-
talysts for  ar t ists,  the Archive goes some 
way to making up for th is role by act ing 
as a dr iv ing force, especial ly wi th regard 
to less convent ional  ar t is t ic pract ices,  at 
greater r isk of  being dispersed.

Cri t ic  Gabi Scardi  curated the Archive 
between 2000 and 2006. 

Claudia Losi ,  BalenaProject ,  2004, curated by Alessandra Piosel l i  and Gabi Scardi

Gea Casolaro,  Maybe in Sarajevo ,  2000, curated by Gabi Scardi
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Brave Heart  World*
ALESSANDRA GALASSO

All ' in iz io degl i  anni  novanta 
s i  andava in Viafar in i  – nel la sede or i -
g inar ia di  v ia Far in i  35 a Mi lano – per 
respirare l 'ar ia del le Kunstverein tede-
sche, del le ist i tuzioni  nonprof i t  e degl i 
ar t is t - run-space [spazi  autogest i t i  da ar-
t is t i ]  statuni tensi .  In I ta l ia Viafar in i  cost i -
tu iva una novi tà assoluta,  e quanto di  p iù 
lontano si  potesse immaginare da una 
gal ler ia commerciale o da un museo; un 
luogo esposi t ivo dove gl i  ar t is t i  s i  sen-
t ivano a propr io agio,  forse perché così 
s imi le a un atel ier,  spogl io,  con i  muri  e i 
paviment i  che mostravano le t racce vis i -
b i l i  d i  ogni  sorta di  intervento. 

Tra l 'ot tobre del  1997 e la pr imavera del 
1998 sono stata responsabi le del l ’archi-
v io di  Viafar in i  e,  t ra i l  1997 e i l  1999, 
ho curato complessivamente c inque mo-
stre:  Brave New World,  Con la pazien-
za si  acquista scienza, Bel lo impossibi-
le,  Bad Babes (presso Careof)  e Cose 
inverosimi l i .  La proposta curator ia le di 
cui  vado più orgogl iosa è indubbiamen-
te Brave New World (ot tobre 1997),  uno 
dei  pr imi progett i  ar t is t ic i  mai real izzat i 
in rete;  una mostra concepi ta per esse-
re v is i tata esclusivamente nel  web, rea-
l izzata grazie al l 'assistenza tecnica e ai 
sugger iment i  d i  Anna Stuart  Tovini ,  Vin-
cenzo Chiarandà ed Emanuele Vecchia 
di  undo.net,  precursor i  e pr incipal i  pro-
motor i  del l 'ar te contemporanea sul  web 
in I ta l ia.

Ricordo che invi ta i  g l i  ar t is t i  a svi luppare 
degl i  intervent i  ad hoc per la rete.  Tut-
tavia,  a causa del la mancanza di  d ime-
st ichezza con i l  mezzo, una parte degl i 
ar t is t i  optò per una sempl ice gal ler ia di 
immagini ,  a l t r i  invece presentarono pro-
gett i  p iù pert inent i  a l l 'uso del  mezzo. 
Premiata Di t ta,  ad esempio,  propose la 
mappa del  s i to di  undo.net come un si-
stema nervoso con le sue moltepl ic i  rami-
f icazioni  ipertestual i ;  Umberto Cavenago 
r iadattò un precedente progetto dal  t i to lo 
La smater ia l izzazione del l 'ar te,  renden-
do possibi le,  con un sempl ice c l ick del 
mouse, la scomparsa di  a lcuni  t ra i  mo-
nument i  p iù brut t i  present i  in var ie c i t -
tà i ta l iane ed estere;  Stefania Galegat i 
accostò a un' immagine f issa un counter 
che, ancora oggi ,  calcola i l  tempo tra-

scorso dal la messa in rete del l ’ immagine 
stessa, con l ' i ronico ed espl icat ivo com-
mento “ . . .  è quel la del  t ipo che torna al 
c inema tut te le sere per vedere se f in i rà 
in modo diverso”;  Luca Pancrazzi  creò 
invece Space Avai lable,  una schermata 
nera su cui  appaiono, per una frazione di 
secondo, parole che l 'ar t is ta ha trascr i t -
to in luoghi  e moment i  d iversi ,  presentat i 
in modo completamente decontestual iz-
zato. 

A r iguardar lo oggi ,  Brave New World 
può far sorr idere – a me personalmente 
susci ta una certa tenerezza – essendo 
composto,  da un punto di  v ista tecnico, 
da element i  a lquanto sempl ic i :  test i  ac-
compagnat i  da immagini ,  un f i le audio, 
p iccole animazioni ,  una sezione dedicata 
ai  comment i… Occorre tut tavia r icordare 
che nel  1997, poche erano le persone, 
soprat tut to in I ta l ia,  che disponevano di 
un personal  computer e ancora meno di 
un col legamento a internet.

Sebbene negl i  anni  s i  s ia ampiamente 
abusato del  termine e del  concetto di 
nonluogo, r iguardando oggi  Brave New 
World – grazie a undo.net i l  progetto non 
è mai stato r imosso ed è tut tora possibi-
le v is i tar lo – mi sembra che le idee car-
dine del  progetto s iano ancora at tual i : 
l ' impostazione mult id iscipl inare e i l  coin-
volgimento di  a l t re persone a cui  è asse-
gnata la curatela di  sezioni  speci f iche; la 
col laborazione tra art ist i  e tecnic i  com-
petent i  in grado di  sfrut tare al  megl io le 
potenzial i tà di  un determinato strumento 
tecnologico;  i l  coinvolgimento dei  v is i ta-
tor i  at t raverso la possibi l i tà di  espr imere 
l iberamente dei  comment i .

Considero quindi  Brave New World un 
protot ipo del  mio modo di  operare:  un 
progetto art ist ico col let t ivo,  r isul tato di 
una vis ione che si  confronta con i  mezzi 
che si  hanno a disposiz ione, in al t re pa-
role,  l ’espressione di  una prat ica curato-
r ia le sostenibi le.

*  I l  t i to lo Brave Heart  World s i  basa su un 
gioco di  parole t ra “brave heart”  [cuore 
coraggioso] e Brave New World,  i l  cele-
bre romanzo di  Aldous Huxley pubbl icato 
nel  1932 e t radotto in i ta l iano con i l  t i to lo 
I l  mondo nuovo.

Alessandra Galasso was the curator of 

the Archive f rom 1996 to 1997.I  T A
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Brave New World ,  1997, onl ine project  curated by Alessandra Galasso on www.undo.net wi th 
art ists Ax, Umberto Cavenago, Daniele Colombo, Antonio De Pascale,  Paola Di  Bel lo,  Stefa-

nia Galegat i ,  Michele Morosinotto,  Luca Pancrazzi ,  Premiata Di t ta,  Fiamma Secchi ,  Alessandra Tesi .

F I  G  17

F I  G  17



S O U V E N I R  D ’ I T A L I E .  A  n o n p r o f i t  a r t  s t o r y

124

Handle wi th Care!
MILOVAN FARRONATO

Una giornata a set t imana, 
sei  candidat i  a l  g iorno (più o meno), 
nessuna possibi l i tà di  scel ta r iguardo i l 
prof i lo di  chi  s i  presenta,  se non la pre-
via v is ione del  suo mater ia le e un sintet i -
co r iscontro inviato a pr ior i  per render lo 
consapevole del  mio pr imo, immediato 
feedback. Queste le s intet iche regole del 
gioco ,  o la metodologia nel le sue l inee 
essenzial i  predisposte al la Vis ione Por-
fo l io che ho segui to presso l ’Archiv io di 
Careof e Viafar in i  per ol t re c inque anni .

La democrazia del l ’Archiv io,  che include 
mater ia l i  d i  qualunque art ista manifest i , 
desider i  e document i  f inal i tà professio-
nal i ,  non mi ha mai permesso di  sele-
zionare gl i  ar t is t i  con cui  avrei  dovuto 
interagire.  Certo,  contestualmente,  non 
mi ha neppure precluso di  inol t rare invi t i 
nominal i  a chi ,  previa v is ione del  mate-
r ia le inviato,  abbia giudicato fat t ib i le di 
un incontro  v is à v is  per approfondire, 
chiar i re,  comprendere nel  det tagl io le 
mot ivazioni  e i l  processo del  lavoro pre-
sentato.

E sul  mater ia le presentato potrebbe 
apr i rs i  una digressione a parte.  Sciente-
mente s i  è deciso di  non formulare r ichie-
ste in meri to al la quant i tà e qual i tà del la 
documentazione da off r i re,  cartacea e 
digi ta le.  Non si  è inteso orchestrare un 
protocol lo standard in base al  quale l ’ar-
chiv iato,  o in v ia di  archiv iazione, doves-
se presentare in pr incipio un curr iculum 
vi tae,  uno statement,  la sequenza crono-
logica dei  lavor i  real izzat i  e dei  progett i 
in corso d’opera e,  in conclusione, una 
eventuale rassegna stampa selezionata. 
Piut tosto s i  è optato a favore del la l iber-
tà d’espressione e di  auto-presentazione 
seguendo le modal i tà più consone al le 
speci f iche indiv idual i ,  consapevol i  tut ta-
v ia che da quel  momento in poi  i l  mate-
r ia le deposi tato sarebbe stato offer to al 
pubbl ico desco di  una audience  d iversi f i -
cata per ordine e grado di  interesse, f in i 
professional i ,  capaci tà cr i t iche di  let tu-
ra.  Gal ler ist i  e cr i t ic i ,  student i  e aziende 
in cerca di  col laborazioni  sarebbero stat i 
a lcuni  t ra i  p iù r icorrent i  f ru i tor i  del  loro 
porfol io,  l iberamente consegnato e art i -
colato.

Conseguenza ovvia è i l  mare magnum  d i 
fascicol i  r i legat i  o dispost i  in dispense. 
Fogl i  l iber i  in una gener ica busta di  p la-
st ica.  Scatolami var i  con al l ’ intero un va-
r iegato panorama di  souvenir  includent i 
or ig inal i  d i  autor i  nel  tempo affermat is i  o 
totalmente r imossi  a l la conoscenza dei 
p iù;  progett i  mai real izzat i ,  desiderata, 
ipotesi . . .  E molto al t ro ancora,  comprese 
inaspettate t racce organiche o pseudo 
tal i !  I l  tut to comunque omologato dal lo 
staff  d i  Viafar in i  at t raverso l ’ immersio-
ne del  mater ia le in quel la t ipologia così 
standard,  da uff ic io anagraf ico,  d i  car-
te l let ta in cartoncino leggero v i rata nel le 
tonal i tà più pal l ide del  verde, blu o gial-
lo,  nuance così tenui  da render l i  test i -
monianze già stor iche bruciat i  dal  sole 
e dal  tempo.

Degl i  ar t is t i  che mi mostravano con var i 
accent i  d i  pacatezza e stat i  d i  ansia la 
documentazione del  loro lavoro con l ’ in-
tento di  rendermi partecipe del le loro 
prospett ive,  dei  loro punt i  d i  v ista,  del le 
loro v is ioni… ho apprezzato soprat tut to i 
s i lenzi  e la consapevolezza. Mentre quei 
r icorrent i  g i r i  d i  parole e f rasi  fat te mi 
hanno sempre impol l inato un gener ico 
senso di  fast id io o potenziale aggressi-
v i tà,  sempre comunque repressa. I l  g io-
vane art ista è un organismo to Handle 
wi th Care!  Questo mi è stato chiaro f in 
dal l ’ in iz io.  E non ho mai inteso che i l  mio 
ruolo di  consulente ed eventuale mot i -
vatore portasse con sé alcuna capaci tà 
div inator ia. 

Due sono i  comment i  p iù r icorrent i  che 
mi è capi tato di  off r i re,  e di  natura total-
mente ant i tet ica.  Sarà forse per una for-
ma di  b ipolar ismo personale,  o perché in 
entrambi i  casi  ho voluto sugger i re spe-
r imentazione congiuntamente al l ’acqui-
s iz ione di  una maggiore consapevolezza 
poet ica.  Comunque sia,  a chi  mi ha mo-
strato un i t inerar io t roppo concluso per 
la giovane età e le poche esper ienze, ho 
raccomandato di  tentare al t re t ra iet tor ie, 
a l t re possibi l i tà di  espressione, al t re for-
me… Convinto che solo dopo un travagl io 
del  genere potesse tornare al la strada 
pregressa con più raziocinante fermezza 
o,  d iversamente,  approdare al t rove con 
un equipol lente grado di  matur i tà con-
quistata.  A chi  invece mi ha mostrato un 

dinamismo per così  d i re f rugale ,  var ie-
gato ed eterocl i ta,  ho sugger i to di  foca-
l izzare,  d i  selezionare i  progett i  migl ior i , 
le intuiz ioni  p iù acute,  e di  far le germo-
gl iare,  d i  potenziar le,  d i  v iver le f ino in 
fondo. Sostanzialmente al la dispersione, 
ho cercato di  opporre concentrazione.

Dal la Vis ione Porfol io sono nate mo-
stre,  col laborazioni  dentro e fuor i  Viafa-
r in i .  Di ff ic i le ora off r i re una cronistor ia 
esaust iva;  raccontare come e quanto la 
v is ione di  quest i  mater ia l i ,  i l  loro aggior-
namento,  e i l  rapporto spesso cont inua-
t ivo con gl i  ar t is t i  s ia convogl iato in oc-
casioni  d i  confronto e scambio pubbl ico. 
Di  certo questa piat taforma di  d ia logo è 
stata da incubatr ice di  una ser ie di  mo-
stre:  le col let t ive Thin Line ,  Re-Enected 
Paint ing  e I l  Raccol to d’autunno è stato 
abbondante  (quest ’u l t ima in col labora-
zione con Chiara Angel lo che con me ha 
condiv iso le croci  e le del iz ie del la Vis io-
ne Port fo l io) .
Nel la pr ima ho prefer i to isolare e rag-
gruppare una generazione var iegata di 
ar t is t i .  Una mostra in quattro tappe con 
tre protagonist i  c iascuna. Nel la al t re due 
circostanze ho voluto formare un grup-
po di  lavoro,  una quindic ina d’art ist i ,  se-
lezionat i  ovviamente dal l ’archiv io,  una 
sorta di  real i ty! ,  e stabi l i re con loro un 
rendez-vous sett imanale per def in i re le 
s inergie e le suggest ioni ,  i l  concept e le 
f inal i tà del la mostra.  Sono stat i  resi  par-
tecipi  e artef ic i  del la selezione del le ope-
re,  del la loro art icolazione nel lo spazio. 
Un confronto che ha avuto moment i  d i 
aspra polemica e sconto in Re-Enected , 
e che invece si  è serenamente armoniz-
zato ne I l  Raccol to .  Un ipotet ico mot iv i 
d i  questo dissimi le andamento è forse la 
maggiore generosi tà del l ’u l t imissima ge-
nerazione di  ar t is t i  i ta l iani  che hanno su-
perato ast iosi tà e polemiche gener iche 
spesso inut i l i  o comunque inval idant i  un 
sano confronto.
E al le col let t ive s i  sono sussegui te an-
che le personal i ,  come quel le di  Nico Va-
scel lar i ,  Sergio Breviar io e Giul io Fr igo. 
Ma se dovessi  t rat tenere un’unica imma-
gine come memoria di  questa f renet ica 
at t iv i tà,  scegl ierei  Enza Galant in i ,  una 
del le svar iate art iste che ho incontrato e 
con la quale è nato una sorta di  inconsa-
pevole protocol lo semestrale di  aggior-
nament i .  Enza r ichiede l ’appuntamento, 
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deve aspettare un po’  perché preceden-
za viene accordata a chi  è al la pr ima r i -
chiesta d’ incontro.  Indi  mi mostra i  nuovi 
progett i ,  aspetta i l  mio feedback e se ne 
va talvol ta dubbiosa, al t re vol te più se-
rena. A proposi to è da un po’  che non ho 
sue not iz ie….
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