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Gli anniversari nei musei si declinano spesso nella forma più ovvia, quella di un’esposizione 
dedicata alla figura o all’evento celebrati. L’anniversario del 2024 è stata l’occasione per spe-
rimentare un’ibridazione tra questa forma espressiva, tipica del museo, e quella del podcast, 
un prodotto creativo sonoro con una storia recente, ma già molto articolata, che ha conosciu-
to subito un ampio successo nel campo museale.1

L’ingresso dei podcast nelle pratiche museali è uno degli innumerevoli episodi del lungo 
processo di ‘mediatizzazione’ che ha accompagnato la storia di queste istituzioni già a parti-
re dall’Ottocento. Per dovere di completezza, infatti, chi guarda alla storia dei media e delle 
loro tecnologie dall’angolatura speciale di un museo non può dimenticare che queste istitu-
zioni non solo documentano e raccontano la storia della comunicazione, ma la agiscono anche 
in prima persona. Ben prima della digitalizzazione, sin dai tempi di Marconi, i musei hanno 
usato una varietà di media per fare il proprio lavoro, creando varianti specifiche, e reinven-
tandone usi, linguaggi e dispositivi.2

Nel caso del ‘nuovo medium del podcast’, ciascun prodotto elaborato in contesto museale, 
perciò, reinterpreta a suo modo la relazione tra il discorso sonoro e l’istituzione, concentrandosi 

1 Black, H. (2020). «What Makes a Good Museum Podcast?». In practice, Museum Association. https://www.mu-
seumsassociation.org/museums-journal/in-practice/2020/04/21042020-what-makes-a-good-museum-po-
dcast/. Sul fenomeno del podcast si veda Bonini, T.; Perrotta, M. (2023). Che cos’è un podcast. Roma: Carocci.

2 Drotner, K.; Dziekan, V.; Parry, R.; Schrøder, K.C. (eds) (2020). The Routledge Handbook of Museums, Media and 
Communication. London; New York: Routledge; Taylor & Francis Group. Griffiths, A. (2008). Shivers Down Your Spine: 
Cinema, Museums, and the Immersive View. Film and Culture. New York: Columbia University Press.
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su vari aspetti e possibilità: sulla visita guidata all’esposi-
zione, sull’ampliamento del contesto storico, sulle biogra-
fie degli oggetti, sulle interviste a testimoni, e così via.3

Il podcast in sei episodi dedicato alle collezioni legate a 
Marconi, ideato per l’occasione, mette al centro di ciascu-
na puntata un artefatto del patrimonio storico e svilup-
pa la narrazione a partire dall’attenta ‘osservazione’ di 
questo oggetto, libro o documento.

Il podcast si è infatti dato l’obiettivo di portare nella 
dimensione sonora l’incontro con gli oggetti musealizza-
ti, che di solito viene affidato al senso della vista e in rari 
casi dal tatto. 

Consideriamo quindi questo prodotto un esperimen-
to, che traduce in podcast l’esperienza di una mostra da 
ascoltare. La scelta ha diverse motivazioni.

Per cominciare, a partire dal 2020, tutti i settori che 
operano nel MUST hanno intrapreso un lavoro collegiale di 
riflessione sulle proprie modalità operative in relazione ai 
temi della diversità, inclusione, accessibilità e equità. Nel 
corso del 2024 si è presentata in particolare l’occasione 
di dialogare con comunità di persone ipovedenti e cieche. 
Questo confronto ha fornito lo spunto per mettere in 
discussione la centralità della vista come canale di fruizio-
ne dell’offerta culturale del museo e, di conseguenza, degli 
artefatti storici e della visita guidata alle esposizioni.

In secondo luogo, non sarebbe stato possibile nelle 
attuali contingenze ripensare l’esposizione storica degli 

3 Il MUST aveva già all’attivo due podcast dedicati alle collezioni: Gallerie Leonardo da Vinci (2020), a cura di Claudio Giorgione, e La scoper-
ta del cielo (2020), a cura di Luca Reduzzi.

artefatti marconiani, visto che si cominciava un nuovo 
tipo di ricerca su quelle specifiche collezioni, dagli esiti 
ancora incerti. Il podcast ha permesso di aggiungere 
all’esposizione già presente un livello di interpretazione: 
flessibile, ubiquo e non limitato dalla presenza fisica negli 
spazi museali. Ci sembrava un adeguato omaggio sia alla 
comunicazione in mobilità, conseguenza dell’invenzione 
del wireless, sia al medium radiofonico che ne è derivato 
(va ricordato che il 2024 ha compreso un altro anniversa-
rio nazionale: i 100 anni dalla prima trasmissione radiofo-
nica di un’emittente pubblica, avvenuta il 6 ottobre 1924 
da parte dell’Unione Radiofonica Italiana).

Infine, il podcast ha permesso di integrare in modo 
fluido, presentandole direttamente al pubblico, le tante voci 
di studiose e studiosi, ma anche di figure della società civile, 
che stanno suggerendo al Museo come rileggere i propri 
artefatti secondo i criteri storiografici aggiornati auspica-
ti nel volume, tenendo insieme storia e memoria, configu-
randosi come una forma diversa di pubblicazione museale.

Le voci che si intrecciano nel podcast propongono 
un percorso attraverso cui conoscere narrazioni alter-
native della vicenda storica che coinvolge Marconi più 
corali, dettagliate, contestualizzate storicamente e spesso 
meno note rispetto a quelle che, a partire dagli artefat-
ti marconiani, si sono consolidate da tempo nell’immagi-
nario collettivo.

Qui di seguito è esposta una panoramica del progetto. 
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Il podcast Marconi & CO. Gli oggetti del Museo raccontano l’altra storia del wireless, è ascoltabile sulle maggiori 
piattaforme sonore e sul sito del museo:
https://www.museoscienza.org/it/podcast/marconi-e-co
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Sinossi delle puntate

1. «Colline & oceani: l’uomo che non inventò la radio»

Per comprendere come cominciò davvero la storia delle tecnologie di comunicazione wireless, è utile allargare lo sguardo: dalla leggenda di un 
geniale ragazzo che inventa la radio sui colli bolognesi, alla storia di un potente impero marittimo, che, prima ancora di Marconi e del Titanic, pen-
sò alla sicurezza sugli oceani di tutto il mondo. 
Gabriele Balbi, Anna Guagnini, Carlo Maisano, Leonardo Merlini, Peppino Ortoleva

2. «Armatori & radioamatori: così nacque il broadcasting»

Il broadcasting radiofonico nacque per ciò che Marconi definì un ‘difetto’ della telegrafia senza fili. Sintonizzare in modo preciso due apparati era 
difficile: altri riuscivano a ricevere la trasmissione o a infilarsi nelle comunicazioni navali. Schiere di ‘smanettoni’ sfruttarono questo difetto per 
creare un nuovo mezzo di comunicazione: la radio. 
Gabriele Balbi, Anna Guagnini

3. «Il mito & la Storia: la vita da museo degli oggetti»

Andiamo alla scoperta della leggenda di Marconi. Il racconto delle invenzioni tecnologiche mescola spesso mito e storia. Ma come facciamo a di-
stinguere? Gli oggetti e i documenti di musei e archivi ci aiutano, ma spesso sono anche loro stessi prodotti di miti. L’importante è sapere come 
leggerli e ascoltarli. 
Elena Canadelli, Peppino Ortoleva, Giovanni Paoloni, Paolo Volontè

4. «Scienziati & collaboratori: l’unione ha fatto il wireless »

Scienza e tecnologia sono imprese collettive. Per creare il wireless, Marconi pensò, e agì, insieme a tanti altri contemporanei: persone che sco-
prirono leggi scientifiche; che costruirono apparati, li testarono, utilizzarono, modificarono; che li difesero in tribunale e ne raccontarono la novi-
tà, esaltandoli e criticandoli, in tutto il mondo. 
Elizabeth Bruton, Anna Guagnini, Nicolas Maupas, Barbara Valotti, Alessandro Vanelli Coralli

https://www.museoscienza.org/it/podcast/marconi-e-co
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5. «Imperi & colonie: come Marconi divenne un’impresa globale»

Per capire davvero la storia dell’italo-irlandese Marconi, bisogna guardare alla costellazione di aziende che portarono il suo nome: un vero e pro-
prio brand globale per una big tech multinazionale ante litteram. La Marconi Company era indissolubilmente legata ai destini geopolitici della sua 
nazione di nascita, la Gran Bretagna, e al suo Impero. 
Paolo Bory, Marc Raboy, Laura Ronzon 

6. «Patria & business: il primato scientifico di Mussolini»

Torniamo da dove siamo partiti: in Italia, dove gli affari della Marconi erano curati direttamente da Guglielmo, che vi fece ritorno dopo la Grande 
Guerra e trovò un prezioso alleato nel governo fascista. Da presidente del CNR e dell’Accademia d’Italia, Marconi poté costruire la sua fama eter-
na di campione della scienza italiana nel mondo. 
Gabriele Balbi, Riccardo Chiaberge, Simone Natale, Giovanni Paoloni, Marc Raboy
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Barbara Valotti responsabile delle attività museali della Fondazione Guglielmo Marconi 
Alessandro Vanelli Coralli Università di Bologna
Paolo Volonté Politecnico di Milano, Coordinatore di META – Unità di studi umanistici e sociali su scienza e tecnologia
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