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calaon@unive.it

Diego Calaon

6.1 COMMUNICATING THE EXCAVATION, COMMUNICATING RESEARCH: 
 THE IDEA OF A SUSTAINABLE ARCHAEOLOGICAL PARK

Literature on Torcello and the Venetian lagoon, both historical and archaeological, is vast. Numerous exca-
vations and archaeological campaigns have been performed, and even though not all have been published, 
many of them have been included and discussed in specialist journals, books and summary works. The re-
sults achieved in recent years are accessible to many, at least virtually, although there is an obvious difference 
in quality among the different studies. Meetings, press conferences, and public ‘openings’ of the archaeo-
logical sites are becoming increasingly frequent events in the diary of the archaeology authorities as well as 
institutes of protection and research.
Despite this, the issues concerning the history and archaeology of Torcello and Venice specifically still require 
a concerted effort on the part of archaeologists , for wider dissemination beyond small groups of profession-
als and enthusiasts. It should be noted that, related information has generally not yet been made available 
to a ‘wider audience’ who, even today, perceive the research operations as an elitist activity, at times difficult 
to understand and with few positive impacts on the area. This issue emerged during the last phase of the 
Torcello 2012 project. In one survey, carried out in collaboration with the Veneto Region, visitors were asked 
to assess their level of satisfaction with regards to its opening to the public (http://www.regione.veneto.it/web/
cultura/sharedculture-news). A number (can you give proper figures?) indicated that the excavations and other 
activities of this type should always be open and visible; others asked for the results to be communicated in 

6.1 POSREDOVANJE PODATKOV 
 O IZKOPAVANJIH IN 
 RAZISKAVAH: ZAMISEL 
 O MOREBITNEM BODOČEM 
 ARHEOLOŠKEM PARKU

Strokovna literatura na področju zgodovine in arheo-
logije Torcella in Beneške lagune je izjemno obsežna. 
Čeprav številna poročila o izkopavanjih in arheoloških 
posegih niso bila objavljena, pa so nekatera med njimi 
le našla svoj prostor za razpravo v strokovnih revijah, 
poljudni literaturi in povzetkih. Doseženi rezultati v 
zadnjih letih, ki se seveda med seboj precej razlikujejo 
po kakovosti opravljenih posegov, so torej vsaj virtu-
alno na voljo širši javnosti. Srečanja, tiskovne konfe-
rence in »dnevi odprtih vrat« na arheoloških najdiščih 
postajajo vse pogostejši na seznamu dogodkov, ki jih 
organizirajo zavodi za spomeniško varstvo ter razisko-
valne ustanove.
Kljub temu pa ostajajo odprta številna vprašanja v zvezi 
z zgodovino in arheologijo Torcella in Beneške lagune. 
Potrebno bo še veliko truda s strani arheologov in stro-
kovnjakov, da odgovorov nanje ne bi iskali le malošte-
vilni strokovni delavci in ljubitelji, pač pa bi jih približali 
tudi širšemu krogu javnosti. Slednje žal do sedaj še ni 
uspelo vključiti in zato se še danes dojema raziskovalno 
delo kot elitno dejavnost, ki je na trenutke težko razum-
ljiva in nima posebnega vpliva na okolico. To je eden od 
podatkov, ki so izstopali v zadnji fazi projekta Torcel-

6.1 COMUNICARE LO SCAVO, 
 COMUNICARE LA RICERCA: 
 UN’IDEA DI PARCO  
 ARCHEOLOGICO POSSIBILE

La letteratura specialistica, sia storica che archeologi-
ca, relativa a Torcello e alla laguna veneziana è davvero 
sterminata. Numerosi sono gli scavi e gli interventi ar-
cheologici effettuati anche se non tutti sono pubblicati: 
molti di essi hanno trovato spazio e trattazione in ri-
viste specialistiche, in libri di divulgazione, in opere di 
sintesi. I risultati raggiunti negli ultimi anni, anche se 
con ovvie differenze di qualità tra i diversi lavori esegui-
ti, sono dunque accessibili, almeno virtualmente, a mol-
ti. Incontri, conferenze stampa e “aperture” al pubblico 
di scavi archeologici stanno diventando appuntamenti 
sempre più frequenti nell’agenda delle soprintendenze e 
degli istituti di tutela e ricerca. 
Nonostante ciò, le tematiche riguardanti la storia e l’ar-
cheologia torcellane e veneziane sembrano chiedere an-
cora uno sforzo da parte di archeologi e specialisti affin-
ché siano maggiormente condivise. Oggi i risultati delle 
ricerche sono noti, per lo più, ad un gruppo ristretto di 
professionisti e appassionati: in linea generale non si è 
ancora riusciti a raggiungere quel “pubblico più vasto” 
che, ancora oggi, percepisce le operazioni di ricerca come 
attività elitarie, difficili da comprendere e con scarse rica-
dute positive sul territorio. È questo uno dei dati emersi 
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a clear, simpler, and more accessible language; and many underlined the importance of an active excavation, 
performed during site visits, as necessary for understanding the study methods, not only the historic con-
tents. In other words, the layman is interested in actively participating in the promotion of our archaeological 
heritage (Fig. 1- 3). 
Torcello, as already mentioned, has a wealth of idiosyncratic archaeology that lends itself well to public en-
gagement (CALAON 2013a; ID 2013b). However, a person visiting Torcello may not have the right per-
ception of it. A visit to the Provincial Museum is not enough. The rooms are full of valuable findings, but a 
museum cannot tell the story of the men and women who lived on the island. The museum derives from a 
nineteenth century arrangement and, whilst being an important reference point for lagoon history, remains 
difficult to read. Obviously, visitors are attracted to the Basilica of Santa Maria Assunta, whose rich mosaic 
decoration and architecture tends to overshadow and distract from the archaeological history of the island. 
Not many visitors are able to return from their visit and answer questions such as the following: how was 
such a monument erected at the time of its construction? How were the necessary resources gathered? How 
were artisans trained? Who made the substantial financial investment needed to build one of the most im-
portant ecclesial monuments in the medieval West?  One of the objectives of the Shared Culture project was 
to verify which methods could be applied and which activities could be planned for effective communication 
and public involvement in the excavation. The question that was asked (obviously this was not a new issue, 
but the re-implementation of reflections that the protection institutions have posed for many years) is the 
following: is it feasible to have an ‘archaeological park’ in Torcello (and possibly in the lagoon)?

lo 2012: v vprašalniku, pripravljenem v sodelovanju z 
deželo Veneto in namenjenem obiskovalcem za oceno 
stopnje zadovoljstva ob dnevih odprtih vrat (http://
www.regione.veneto.it/web/cultura/sharedculture-news) so 
številni odgovorili v tem smislu. Nekateri so predlaga-
li, da naj bi bila izkopavanja in tovrstne dejavnosti ved-
no odprta javnosti in pregledna, želja drugih je, da bi 
se izsledki raziskav posredovali v enostavnejši in bolj 
razumljivi obliki; mnogi so poudarili pomen izkušnje v 
živo, pridobljene med obiskom na najdišču, kot nujen 
korak do razumevanja zgodovinske vsebine pa tudi na-
čina preučevanja. Drugače povedano kaže javnost živ in 
konkreten interes za aktivno sodelovanje pri odločitvah, 
ki se nanašajo na ovrednotenje arheološke dediščine (Sl. 
1 -3). 
Večkrat smo že poudarili, da razpolaga Torcello z izje-
mnim arheološkim bogastvom (CALAON 2013a; ID 
2013b). Vendar pa njegovi obiskovalci o tem ne dobijo 
prave podobe. Sam obisk pokrajinskega muzeja ni do-
volj. V njegovih prostorih so sicer razstavljeni dragoce-
ni eksponati, vendar skozi ureditev muzejskih zbirk ni 
mogoče razbrati zgodbe ljudi, ki so tu živeli. Zasnova 
muzeja namreč izhaja iz 19. stoletja in, čeprav predsta-
vlja pomembno pričevanje o zgodovini lagune, ostaja še 
vedno težko razumljiva. Obiskovalce seveda pritegne 
tudi bazilika sv. Marijinega Vnebovzetja, ki s svojimi 
bogatimi mozaiki in arhitekturnimi elementi preus-
merja pozornost obiskovalcev od arheološke zgodovine 
otoka. Le maloštevilni lahko po ogledu odgovorijo  na 
vprašanja, kot so: le kako je bilo mogoče v preteklosti 
postaviti tako mogočen spomenik? Pa še: kako je prišlo 
do tolikšnega blagostanja ljudi in virov, ki so vložili večji 
del svojih dobičkov v gradnjo enega izmed najpomemb-
nejših zahodnih srednjeveških cerkevnih spomenikov?
Eden izmed ciljev projekta Shared Culture je bil preveriti, 

con chiarezza durante l’ultima fase del progetto Torcello 
2012: in un sondaggio, effettato in collaborazione con 
la Regione del Veneto, proposto ai visitatori per valu-
tare il livello di gradimento delle attività di apertura al 
pubblico (http://www.regione.veneto.it/web/cultura/
sharedculture-news), molti tra gli intervistati hanno la-
sciato commenti con specifiche richieste affinché scavi 
e attività archeologiche siano sempre aperti e visibili; 
altri hanno chiesto la mediazione dei risultati attraverso 
un linguaggio più chiaro, e comprensibile; molti, infine, 
hanno sottolineato, l’importanza dell’esperienza dal 
vivo effettuata durante la visita allo scavo come neces-
saria per comprenderne non solo i contenuti storici, ma 
anche le modalità di studio. In altre parole, c’è da parte 
della cittadinanza un interesse vivo e reale a partecipare 
attivamente alle scelte di valorizzazione del patrimonio 
archeologico (Fig. 1,2,3).
Torcello, lo si è detto più volte, possiede una ricchezza 
archeologica non comune che il visitatore medio/non 
specialista difficilmente è in grado di cogliere (CALAON 
2013a; ID 2013b). La visita al  Museo Archeologico pro-
vinciale non è sufficiente. Le sale sono ricche di reperti 
prestigiosi, ma l’impostazione museale non riesce a rac-
contare la storia degli uomini e delle donne che hanno 
abitato l’isola. Il museo discende da un’impostazione 
ottocentesca e, pur rappresentando un punto di riferi-
mento importante per la storia della Laguna, rimane 
ancora di difficile lettura. I visitatori, poi, sono – ovvia-
mente - attratti dalla Basilica di Santa Maria Assunta, 
che con la sua ricca decorazione musiva e architettonica, 
tende a catalizzare l’attenzione. Pochi sono coloro che, a 
visita conclusa, sono stati sollecitati a riflettere su come 
sia stato possibile erigere in passato un monumento 
così imponente e come le antiche genti di Torcello ab-
biano potuto reperire gli ingenti fondi necessari per la 
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6.1.1 An archaeological park in Torcello?
Upon leaving the excavation, visitors often asked what would happen to the archaeological structures after 
the excavation ended? A question about the fate of an archaeological area just excavated is more than legiti-
mate. One wonders whether it would be possible to transform the excavation site into a permanent archaeo-
logical area that can be visited by the public. It would mean verifying whether it would be possible to keep the 
excavation trenches open, and convey to the public through the objects contained in them the significance of 
the research in the town of Torcello. 
The excavations have demonstrated that a traditional archaeological park, with a series of ancient elements 
(walls, flooring, etc.) restored and permanently accessible by the public is not feasible. There are multiple 
reasons for this, but in the main: 
- The excessive depth of the ancient structures compared to the average sea level: this prevents outdoor 

use and/or conservation without an invasive action being taken with local control of sea levels through a 
pump system, in service 24 hours a day, with the aim of keeping the area dry;

- High management costs. The costs are connected to the presence of water (which would have to be re-
moved) and the need to keep the clay and silt levels clean, which tend to quickly get covered in algae 
mould and plants;

- Invasiveness of containment structures: to make the draining of the excavation sites possible, a system con-
solidating the sections would be required (with brick walls or the insertion of vertical structures in insulating 
materials), which would result in a costly operation with a large negative ecological and visual impact. 

katere metode bi lahko uporabili in kakšne dejavnosti 
bi lahko načrtovali za učinkovito obveščanje in vključi-
tevanje javnosti pri izkopavanjih. Vprašanje, ki smo si 
ga zastavili (seveda ne ne gre za odpiranje novih proble-
mov, temveč za ponovne razmisleke, ki si jih institucije 
že mnogo let postavljajo) je naslednje: ali je “arheološki 
park” na Torcellu ali morda v laguni izvedljiv?

6.1.1 Arheološki park v Torcellu?
Po obisku izkopavanj je obiskovalce pogosto zanimalo, 
kaj se bo zgodilo z arheološkimi strukturami po zaključ-
ku izkopavanj. Gre za povsem upravičeno vprašanje 
o usodi pravkar raziskanega arheološkega najdbišča. 
Vprašati se namreč moramo, ali je mogoče prilagoditi 
najdišče tako, da se lahko spremeni v stalno, javnosti 
odprto arheološko območje. Preveriti je torej treba, ali je 
mogoče ohraniti odprta izkopavanja tako, da bi lahko s 
pomočjo predmetov v njem prenašali sporočilo o pome-
nu arheoloških raziskav v naselbini Torcello.
Izkopavanja so pokazala, da arheološki park tradicional-
nega tipa, torej tak, kjer so starodavni obnovljeni ele-
menti (zidovi, tla, ipd.) stalno vidni / dostopni javnosti, 
ni mogoč. Razlogov za to je več, najpomembnejši pa so 
naslednji:
- prevelika globina starodavnih struktur v primerjavi s 

povprečno morsko gladino plimovanja: uporaba in/
ali vzdrževanje struktur na odprtem ni mogoča brez 
invazivnih ukrepov lokalne zaščite najdišča pred pli-
movanjem s pomočjo črpalk, ki bi morale delovati 
neprekinjeno, če bi želeli ohraniti območje suho;

- visoki stroški vzdrževanja. Stroški so vezani na pri-
sotnost vode (ki bi jo bilo treba nenehno odstranje-
vati) in na potrebo po stalnem čiščenju slojev gline in 
mulja, saj jih zaradi njihove rodovitne sestave običaj-
no hitro prerastejo alge, plesni in rastlinje;

costruzione di uno degli edifici ecclesiastici più impor-
tanti dell’occidente medievale.
Uno degli obiettivi del progetto Shared Culture era di ve-
rificare quali metodologie potessero essere applicate e 
quali attività potessero essere progettate per una fattiva 
comunicazione delle tematiche storiche per maggiore 
coinvolgimento del pubblico nello scavo. Non si tratta 
di un nuovo problema, ma della ri-attualizzazione di ri-
flessioni che le istituzioni di tutela si pongono oramai 
da molti anni. La questione è la seguente: è fattibile un 
“parco archeologico” a Torcello (ed eventualmente in la-
guna)?

6.1.1 Un parco archeologico a Torcello?
I visitatori, lasciando lo scavo dopo la visita, spesso han-
no chiesto cosa ne sarebbe stato delle strutture archeolo-
giche messe in luce dopo la fine dello scavo. La curiosità 
circa il destino di un’area archeologica appena indagata 
è più che legittima. Il visitatore si chiede se sia possibile 
trasformare lo scavo in un’area archeologica visitabile, 
di tipo permanente. Significa verificare se sia possibile 
tenere aperte le trincee di scavo, in modo da mostrare al 
pubblico, attraverso gli oggetti in esse contenuti, i signi-
ficati relativi alle ricerche sull’abitato di Torcello.
Le operazioni di scavo hanno dimostrato che un parco ar-
cheologico di tipo tradizionale, con una serie di elementi 
antichi (muri, pavimenti etc.) restaurati e visibili/vistabili 
in permanenza dal pubblico, non è possibile. I motivi 
dell’inattuabilità sono molti, ma i principali sono i se-
guenti:
- eccessiva profondità delle strutture antiche rispetto 

ai livelli medi di marea: ciò impedisce la fruizione e/o 
conservazione all’aperto senza che si intervenga in 
maniera invasiva con un controllo locale dei livelli 
di marea attraverso sistemi di pompe, in servizio 24 
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- Invasiveness (high construction costs) of any covering structures; 
- Excessive fragility of the ancient structures: they are remains of a construction held together with a small 

quantity of mortar or clay, composed of only a few re-used bricks and characterised by the large use of 
perishable materials, such as wood. The wood that has preserved over time cannot be kept humid, since 
it would be destroyed. If it has not preserved, only the post-holes for the poles remain, relative to the ver-
tical elements that make up the corners of the houses and buildings. The pole holes are very fragile and 
their walls tend to collapse shortly after excavation;

- The excavated structures cannot be immediately or easily interpreted: even an archaeological expert, if 
not guided, finds it difficult to interpret the features. The multi-period character of the site, the construc-
tion techniques used and its demographic complexity and density mean that the structures preserved in 
situ have been re-cut by ancient activities. Furthermore, considerable stripping activities were practiced 
on the more monumental structures in the past;

- Safety issues: the high sections (up to two metres deep), with loose clay-silt soil are not stable. Making the 
site permanently accessible would require considerable expenditure to secure accessibility. 

In the final analysis, only covering the whole site with soil from the excavation itself ensures the preserva-
tion of the archaeological basins not yet excavated. Therefore, despite the fact that we could be in front of 
excavations of a certain quality and great interest due to their cultural significance, these areas are destined 
to be re-buried. 
Closing the excavations therefore runs the risk of them becoming invisible. 

- invazivnost varovalnih struktur: za izsušitev obmo-
čja bi bilo treba zagotoviti sistem utrjevanja določe-
nih predelov (zidovi iz opeke ali navpične pregrade 
iz izolacijskega materiala); tovrsten poseg bi bil zelo 
drag, poleg tega pa bi predstavljal moteč okoljski in 
vizualni element ;

- invazivnost (in visoki stroški izvedbe) morebitnih 
struktur za pokritje najdišča; 

- prevelika krhkost antičnih struktur: gre za ostanke 
stavb, spojene z majhno količino malte ali gline, ki 
jih sestavljajo le maloštevilne ponovno uporabljene 
opeke, veliko pa je neobstojnega gradbenega materi-
ala, kot je na primer les. Ohranjene strukture iz lesa 
bi na suhem zraku propadle. Če pa se les ni ohranil, 
ostajajo na mestu, kjer so nekoč stali navpični nosilci 
vogalov hiš in poslopij, le luknje. Te so zelo krhke, saj 
se stene med njimi kmalu po izkopu ponavadi poru-
šijo;

- izkopane strukture niso enostavno razberljive: še iz-
kušen arheolog težko na prvi pogled oceni in razume 
to, kar ima pred sabo.  Zaradi večplastnosti zgodo-
vinskih obdobij najdišča, različnih tehnik gradnje, 
razčlenjenosti in gostote prebivalsta so strukture na 
najdišču na več mestih prekinjene in pogosto pre-
poznavne samo v zelo kratkih odsekih. Poleg tega 
pa ne gre zanemariti dejstva, da so najpomembnejše 
strukture v preteklosti tudi oplenili in z njih odstra-
nili številne elemente;

- težave z vidika varnosti: Višje ležeči sloji (globine do 
dveh metrov) so sestavljeni iz slabo kompaktnega 
mulja in ilovice in torej niso dovolj utrjeni. Če bi žele-
li zagotoviti stalen dostop obiskovalcev do najdišča, 
bi bilo treba vložitii mnogo denarja za vzpostavitev 
varnosti.

Analiza je torej pokazala, da lahko samo prekritje celot-

ore su 24, con il fine di mantenere all’asciutto l’area;
- costi elevati di gestione. I costi sono legati alla pre-

senza dell’acqua (che va eliminata) e alla necessità 
di mantenere puliti i piani di argilla e di limo, che 
tendono a coprirsi velocemente di alghe, muffe e ve-
getali;

- invasività delle strutture di contenimento: per rende-
re possibile la messa all’asciutto degli scavi si rende-
rebbe necessario un sistema di consolidamento delle 
sezioni (con pareti in muratura o con l’inserzione di 
strutture verticali in materiali isolanti) che risulte-
rebbe costose e di forte impatto ecologico e visivo;

- invasività (e elevati costi di realizzazione) di eventua-
li strutture per la copertura; 

- eccessiva fragilità delle strutture antiche: si tratta in 
massima parte di resti di costruzioni legate con poca 
malta o argilla, composte solo da pochi laterizi di ri-
uso e caratterizzate da un’edilizia in materiale depe-
ribile, come il legno. Quando il legno si è conservato, 
e non è possibile mantenerlo con il giusto grado di 
umidità, si sgretola. Se non si è conservato, rimango-
no solo i fori delle buche di palo che costituivano gli 
angoli delle case e degli edifici. Le buche di palo sono 
molto fragili, le loro pareti tendono a collassare poco 
dopo lo scavo;

- le strutture scavate non sono di immediata e facile 
lettura. Anche un archeologo esperto, se non è gui-
dato, difficilmente riesce a colpo d’occhio ad inter-
pretare ciò che vede di fronte a sé. L’aspetto multi-pe-
riodale del sito, le tecniche costruttive utilizzate, la 
complessità e la densità demografica, fanno sì che le 
strutture si conservino in situ tagliate da interventi 
antichi e, spesso, solo per brevi tratti. Considerevoli, 
inoltre, sono state le attività di spoglio praticate in 
antico sulle strutture più monumentali;
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It may be considered suitable to install panels and signs on the site, above the closed excavations, which 
would remind people of the work carried out. Such indications, however, seem obsolete from a technological 
point of view and would be temporary (a panel ruined by the rain and sun does not enhance the site). In 
addition, they convey a sense of ‘non-participation’ and distance: they place the excavation in a remote time 
and remove it from the present. 

6.1.2 From research to communication, a possible archaeological park
Torcello, an island full of archaeology, is not yet able to use its archaeological resources in an economically 
advantageous manner, also because its archaeological areas cannot be displayed in a museum in the tradi-
tional way.
Despite all these negative elements, the experience of the Torcello 2012 excavation has shown that it is pos-
sible to transform the site into a type of ‘park’, albeit of a completely different iteration. An archaeological 
park that can be defined as feasible and sustainable (especially with regards to preserving the archaeological 
structures): a park that could be defined as a”visual and open-air narrative park”. 
The Shared Culture project was constantly open to the public whilst excavations were being conducted: guided 
visits and access to the site were organised. Information was disseminated via large panels in four additional 
languages (Slovenian, English, French, and German), placed along the fencing and conveying the reasons for 
carrying out the excavation and its objectives. The excavation fencing, whilst being in compliance with all the 
safety regulations, was completely transparent: all the visitors were able to observe the excavation day after 

nega najdišča z uporabo zemlje iz območja samih izko-
pavanj zagotovi ohranjanje arheoloških območij, ki še 
niso bila izkopana. Čeprav gre tu za visokokakovostna 
in kulturno nedvomno zelo zanimiva izkopavanja, bo 
treba območja ponovno pokriti z zemljo.
Gre torej za izkopavanja, ki tvegajo, da postanejo popol-
noma nevidna.
Lahko bi razmišljali o možnosti namestitve tabel in 
oznak na mestu pokritih izkopov, ki bi opozarjale na 
opravljeno delo. Iz tehnološkega vidika pa so tovrstne 
oznake zastarele, saj so omejene na določen čas trajanja 
(tabla, ki sta jo uničila dež ali sonce, najdišča gotovo ne 
ovrednoti). Poleg tega pa dajejo vtis o »nesodelovanju« 
in odmiku od opazovalca: najdbo namreč postavijo v 
daljno preteklost in ji odvzamejo njen aktualni pomen.

6.1.2 Od raziskave do seznanjanja z izsledki, 
možnost arheološkega parka

Kljub svoji bogati arheološki dediščini Torcellu še ni us-
pelo uspešno »iztržiti« svojega arheološkega kapitala, 
saj ga ni mogoče predstaviti na klasičen muzejski način. 
Kljub vsem tem neugodnim dejstvom pa izkušnje iz iz-
kopavanj na Torcellu iz leta 2012 kažejo, da se najdišče 
vsekakor lahko spremeni v svojevrsten “park”, četudi 
povsem drugačnega tipa -  arheološki park, ki bi bil izve-
dljiv in trajnosten (predvsem z vidika ohranjanja arheo-
loških struktur); park, ki bi ga lahko opredelili kot “park 
s pripovedjo”. 
Izkopavanja na Torcellu iz leta 2012 v okviru projekta 
Shared Culture so potekala v znamenju stalnega dosto-
pa javnosti, saj so se organizirali vodeni ogledi in dne-
vi odprtih vrat. Ob ograji delovišča je bila postavljena 
svojevrstna informativna razstava. Na velikih tablah 
so bila v petih jezikih (italijanski, slovenski, angleški, 
francoski in nemški) prikazana dela, razlog zanje in ci-

- problemi legati alla sicurezza. Le sezioni piuttosto 
alte (con dislivelli fino a due metri), in aree con terre-
ni limo-argillosi poco compatti, sono poco solide. Per 
rendere il sito accessibile alle visite in modo perma-
nente, occorrerebbero ingenti spese per la  messa in 
sicurezza degli accessi. 

In ultima analisi solo il re-interramento del sito, col 
terreno stesso di scavo, garantisce la conservazione dei 
bacini archeologici non scavati. Nonostante, dunque, si 
sia di fronte a scavi di un certo livello qualitativo e di 
grande interesse per il loro significato culturale, queste 
aree sono destinate ad essere ricoperte. 
Scavi chiusi che corrono il rischio di diventare invisibili.
Si è riflettuto anche sull’opportunità di installare pan-
nelli e segnaletica in loco, sopra gli scavi chiusi, che ren-
dano memoria del lavoro fatto. Tali indicazioni, però 
appaiono obsolete dal punto di vista tecnologico, e sono 
legate ad una durata limitata nel tempo (un pannello 
rovinato dalla pioggia e dal sole non valorizza il sito). 
Tendono a veicolare inoltre, un senso di “non parteci-
pazione” e di distanza: collocano lo scavo in un tempo 
remoto, e lo tolgono dall’attualità. 

6.1.2 Dalla ricerca alla comunicazione,
 un parco archeologico possibile
Torcello, pur se ricchissima sotto il profilo archeologico, 
non riuscirebbe, dunque, ad utilizzare la risorsa archeo-
logica in maniera economicamente vantaggiosa, proprio 
perché non è possibile musealizzare in modo tradiziona-
le le aree archeologiche.
Nonostante tutti questi elementi negativi, l’esperienza 
dello scavo di Torcello 2012, ha mostrato che è comun-
que possibile trasformare il sito in una sorta di “parco”, 
anche se di un tipo completamente diverso. Un parco 
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day. Despite the fact that the excavation was conducted during the winter, the response of Torcello’s denizens 
and tourists was highly enthusiastic. When open to the public, the site witnessed from 400-500 visitors, even 
though the event was not widely publicised. 
The experiment showed that the possibility of visiting and learning about an excavation whilst it is on-going 
(in the moment in which the site is surrounded by what visitors have called ‘the magic of the excavation’) 
seems to be a necessity in modern times. The visit to the excavation operations and the preliminary labora-
tory operations (cleaning, sealing, composition analysis of the archaeological findings), in our opinion, is a 
unique moment of cultural and archaeological communication. It involves the divulging of policies for the 
conservation and sharing of underground archaeological heritage. 
An intriguing aspect that emerged during the visits was the interpretation of the island’s ‘past’ as a whole, 
rather than its ‘antiquity’. The fundamental element of the archaeological approach, or rather the distinction 
of areas and the definition of timelines, did not seem to be the main reason for public interest. It was not 
important how old a structure is; instead, the ability of ‘participating’ in the reading and interpretation of 
this structure and what it conveys to the visitor was the critical aspect (DARVILL 2004, 411). 
Visitors commented on the significance of being able to seize the history of the site directly, as it was being 
interpreted by the archaeologists.
No intermediary: not a text written on paper, nor a series of philologically correct statements professionally 
repeated by a guide, but access to the excavation and the laboratory through the voice of those who are con-
ducting it.

lji izkopavanj.  Ograja ob najdišču je bila postavljena v 
skladu z vsemi varnostnimi predpisi, a popolnoma tran-
sparentna, kar pomeni, da so si dan za dnem lahko vsi 
obiskovalci ogledali dela na njem. Čeprav so izkopava-
nja izvajali pozimi, si jih je ogledalo presenetljivo število 
lokalnih prebivalcev in turistov. V dnevih odprtih vrat 
si je najdišče ogledalo kar od 400 do 500 obiskovalcev, 
čeprav dogodka niso posebej aktivno oglaševali.
Poskus je pokazal, da sodobni obiskovalec želi dobiti pri-
ložnost ogleda najdišča med samimi izkopavanji (torej v 
trenutku, ko na najdišču vlada vzdušje, ki so ga obisko-
valci opisali kot »čarobnost izkopavanj«). Mnenja smo, 
da predstavlja ogled arheoloških izkopavanj in priprav 
na delo v arheološki delavnici (čiščenje, označevanje, 
sestavljanje posameznih delcev arheoloških najdb) po-
memben in edinstven trenutek kulturne in arheološke 
izmenjave. Gre za oprijemljivo sodelovanje v skupnih 
politikah za ohranjanje pokopane arheološke dediščine. 
Presenetljiv vidik ogledov je bil interes, ki so ga obisko-
valci pokazali za »preteklost« otoka kot takega in ne 
samo za njegovo »starodavnost«. Širše javnosti ne zani-
ma izključno arheološki pristop, pri katerem arheolog 
ugotavlja pripadnost najdbe določenemu zgodovinske-
mu obdobju in njena kronološka umestitev. Ni toliko 
pomembno, koliko je določena stavba stara oziroma sta-
rinska; bolj gre za možnost “sodelovanja”, ki jo z razlago 
te stavbe mogoče posredovati obiskovalcu (DARVILL 
2004, 411). 
Pri zbiranju podatkov iz vprašalnikov so v svojih ko-
mentarjih udeleženci poudarili pomen »pripovedi«: 
informacije o nastanku in poteku del na najdišču bi 
želeli dobiti od samih protagonistov izkopavanj (arhe-
ologi in arheometri). Informacije naj ne bi potekale po 
posrednih kanalih: torej ne besedilo na tabli, pa tudi ne 
nezainteresirano ponavljanje podatkov s strani vodiča, 

archeologico “sostenibile”, sopratutto nei confronti del-
la conservazione delle strutture archeologiche. Si tratta 
di un parco che potremmo definire “parco narrato”. 
Lo scavo di Torcello 2012 - Shared Culture è stato con-
dotto  con una costante apertura al pubblico: sono stati 
organizzati più interventi di visite guidate e di accesso 
al sito. Una sorta di mostra informativa, svolta su gran-
di pannelli, in 4 lingue straniere (oltre che in l’italiano, 
in sloveno, inglese, francese e tedesco), trovava posto  
lungo la recinzione e raccontava i motivi dell’esecuzione 
dello scavo stesso e i suoi obiettivi. La recinzione dello 
scavo, pur assolvendo a tutte le norme di sicurezza, era 
completamente trasparente: tutti i visitatori potevano 
osservare lo scavo giorno per giorno. Nonostante lo 
scavo si sia svolto nella stagione invernale, la risposta 
dei cittadini e dei turisti è stata davvero entusiasmante.   
Nei giorni di apertura al pubblico si sono raggiunti an-
che 400-500 visitatori, a fronte di una pubblicità dell’e-
vento non particolarmente martellante. 
L’esperimento ha dimostrato che la possibilità di cono-
scere e visitare uno scavo dal vivo nel momento della 
sua realizzazione (nel momento in cui il sito è pervaso 
da quello che gli ospiti stessi hanno definito nei com-
menti come “magia dello scavo”) pare essere una forte 
necessità del visitatore contemporaneo. La visita alle 
operazioni di scavo e alle attività preliminari di labo-
ratorio (pulitura, siglatura, ricomposizione dei reperti 
archeologici) rappresenta un momento di comunicazio-
ne culturale unica. Costituisce una reale possibilità di 
coinvolgimento per la condivisione delle politiche per la 
conservazione e la condivisione del patrimonio archeo-
logico sotterraneo. 
Un aspetto intrigante emerso durante le visite del 
2012-2013 è stato l’interesse per il “passato” dell’isola 
in quanto tale e non per la sua “antichità”. L’elemento 
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6.1.3 A participated excavation
By developing this approach, we have been able to imagine how the possible continuation of the project 
should be conceived. The excavation would be conducted in such a way as to be open to the public. Such open-
ing and the communication of results while work is in progress would become the aim of the activity. The 
times and methods of the project should be planned in such a way as to build the basis for the overall experi-
ence of the visitors to the excavation, where they may have a direct dialogue with the researchers. Therefore, 
the archaeologists, finds specialists, and restorers should be present when visits are conducted. 
In Torcello, with the hundreds (and sometimes thousands) of visitors who land on the island every day, these 
activities and tours could be an opportunity for financial influx, useful for co-funding the project. Further-
more, the economic and sponsorship aspects should be discussed practically, through precise collaborations 
with businessmen who are based in Torcello. 
These ideas involve developing an archaeological park with zero impact, created by displaying the archae-
ology within the excavation. The objective then becomes to seize and share the essential moments of the 
excavation, including the more glamorous aspects, which professional archaeologists tend to shy away from. 
Therefore, the idea involves archaeological planning detaching itself from the coldness of academy and bu-
reaucratic procedures, investing time and money into communication. 
It has been questioned whether the archaeological structures of a lagoon excavation such as Torcello 2012 
are sufficiently monumental to justify public access. However, how monumental it is does not seem to lie in 
the size of the archaeological object, but in the ability to place it within the context of shared value. Torcello, 

pač pa dostop do izkopavanj in delavnic v spremstvu tis-
tih, ki so za njih neposredno zadolženi.

6.1.3 Sodelovanje pri izkopavanjih
Med razmišljanjem o tovrstnem pristopu smo si 
predstavljali, kako bi se lahko projekt nadaljeval. Izkopa-
vanja bi morala torej potekati v znamenju dostopnosti 
javnosti.  
Dostopnost in stalno obveščanje o dosežkih bi morala 
postati temeljna cilja dejavnosti. Predvideti bi bilo tre-
ba čas in načine izvajanja projekta tako, da bi zagotovili 
pogoje za celostno izkušnjo pri izkopavanjih, kjer bi bili 
obiskovalci v neposrednem stiku z raziskovalci. Obisk 
torej bi morali voditi arheologi, arheometri in restavra-
torji.
Za Torcello, ki ga vsak dan obišče na stotine (ob poseb-
nih priložnostih pa tudi na tisoče) obiskovalcev, bi ta de-
javnost pomenila konkreten finančni doprinos, pomem-
ben tudi za sofinanciranje projekta. O finančnih vidikih, 
kakor tudi o možnostih pokroviteljstva bi se bilo treba 
pogovoriti praktično, z rednim sodelovanjem gospodar-
skih subjektov s sedežem na Torcellu. 
Odpira se ideja o arheološkem parku brez posledic za 
okolje, v katerem se arheologija prikazuje med izkopa-
vanji. Cilj tako postane ujeti in posredovati ključni in 
čarobni trenutek izkopavanja, ki ga poklicni arheologi 
večkrat zanemarjajo. Gre torej za zamisel o arheološkem 
načrtovanju, ki naj bi se razlikovalo od hladnega aka-
demskega pristopa in birokratskih postopkov, pri vlaga-
nju časa in denarja pa bi dajalo prednost posredovanju 
znanja in izsledkov. 
Zastavilo se je seveda vprašanje, ali so arheološke najd-
be izkopavanj v laguni, med katere se uvršča tudi Torcel-
lo 2012, dovolj monumentalne, da bi upravičile tovrsten 
dostop javnosti. A kaže, da monumentalnost ne izhaja 

fondamentale dell’approccio dell’archeologo, ovvero la 
distinzione di epoche e la definizione di cronologie, non 
sembra essere il primo motivo di interesse del pubblico. 
Non importa quanto una struttura sia antica (o meglio 
“vecchia”), importa invece la capacità di “partecipazio-
ne” che nella lettura e nell’interpretazione di questa 
struttura si riesce a trasmettere al visitatore (DARVILL 
2004, 411). 
Nel sondaggio, i commenti dei visitatori hanno sotto-
lineato l’importanza del momento del racconto, della 
possibilità di cogliere dalla voce dei protagonisti dello 
scavo - archeologi e archeometri - la storia del sito nel 
suo divenire, in corso di interpretazione. Ciò che si è ap-
prezzato è l’assenza di mediazione: non un testo scritto 
su un cartello, né una serie di dati filologicamente cor-
retti ripetuti professionalmente da una guida turistica, 
ma l’accesso allo scavo e al laboratorio tramite le voci di 
chi lo conduce.

6.1.3 Uno scavo partecipato
Sviluppando questo approccio, si è cercato di immagina-
re come potrebbe essere concepito un eventuale prose-
guimento del progetto.
Lo scavo dovrebbe essere condotto in funzione dell’a-
pertura al pubblico. L’apertura e la comunicazione dei 
risultati dovrebbero quasi divenire lo scopo stesso delle 
attività. Sarebbe necessario prevedere i tempi e i modi 
del progetto per far sì che lo scavo diventi un’esperien-
za globale del visitatore. Il pubblico dovrebbe avere un 
dialogo diretto con i ricercatori: la visita dovrebbe essere 
condotta direttamente dagli archeologi, dagli archeome-
tri e dai restauratori. 
A Torcello, con le centinaia (spesso migliaia) di visitatori 
che ogni giorno sbarcano in isola, tali attività di apertu-
ra e visita possono essere un’occasione di entrata finan-
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a tourism island and historical location par excellence, is a highly  suitable candidate for such a venture. 
In terms of economic research, a ‘narrated excavation’ project should invest in the history of the site, which 
would be expected for the restoration of a static archaeological park. A park that partially risks being mute 
(SKEATES, McDAVID, CARMAN 2012). Archaeologists and finds specialists involved in the Torcello 2012 
project agreed in considering archaeological communication (OKAMURA, MATSUDA 2011) essential for 
the preservation of the site, which should place less emphasise on the ‘material’ (or rather should regard only 
certain selected elements: finds and/or structures), whilst providing information about the experience of the 
site in its social and material complexity through cutting edge technology.  
The type of experience we imagine for the visitor would include the presence of staff able to translate even 
complicated topics into ‘laymen language’.
Virtualization (3D virtual tour, rendering, etc.), and the use of information technologies for reconstructing 
the site would be critical as a means through which narration would develop, providing the the archaeological 
site with a unique and integrated web presence.

iz obstojnosti arheoloških ostalin, pač pa iz sposobnosti 
njihove umestitve v kontekst, ki jo primerno ovrednoti. 
Torcello, turistično privlačen otok in izjemna priča slav-
ne preteklosti, je prav gotovo  temu primeren kontekst.
Projekt “izkopavanje s pripovedjo” bi lahko iz finančne-
ga vidika predstavljal enako naložbo, ki bi jo bilo pot-
rebno nameniti za obnovo in izgradnjo statičnega arhe-
ološkega parka, torej takega, ki bi vsaj deloma deloval 
kot nema priča preteklosti (SKEATES, McDAVID, CAR-
MAN 2012). Arheologi in arheometri, udeleženi v pro-
jektu Torcello 2012, so enotnega mnenja, da je arheolo-
ško komuniciranje (OKAMURA, MATSUDA 2011) ključ 
za ohranjanje najdišča. Seveda pa bi tovrstno ohranjanje 
bi moralo biti vedno manj “materialno” z vidika količine 
(torej bi moralo vključevati le določene izbrane elemen-
te  - najdbe in/ali strukture). Vedno več poudarka pa bi 
moralo biti na posredovanju podatkov o najdišču v vsej 
njegovi družbeni in materialni razčlenjenosti  z upora-
bo razvitih komunikacijskih sistemov. Obiskovalec pa 
bi moral imeti priložnost, da najdišče doživlja skozi pri-
poved osebja, ki zna v »sodobnem jeziku« razložiti tudi 
najbolj zapletena dejstva. 
Virtualizacija (3d virtualni ogled, reprodukcija, itd.) ter 
uporaba informacijskih tehnologij za rekonstrukcijo 
najdišča bodo predstavljala osnovo, na kateri bo polno 
zaživela pripoved in kjer se bo lahko celotno dogajanje v 
arheološkem parku preneslo v virtualni prostor spleta. 

ziaria, utile al co-finanziamento del progetto. Gli aspetti 
economici e le possibili sponsorizzazioni, dovrebbero 
essere discussi e condivisi in maniera pratica - con col-
laborazioni puntuali - con gli operatori commerciali che 
operano a Torcello e nell’area della Laguna nord. 
Si tratta di un parco archeologico ad impatto zero, realiz-
zato mettendo in mostra l’archeologia mentre si scava. 
L’obiettivo è cogliere e condividere il momento nodale 
dello scavo, anche nei suoi aspetti di fascino e di scoper-
ta, oltre che di paziente e faticosa indagine. Sono aspetti 
che gli archeologi professionisti tendono, comprensibil-
mente, a rifuggire. Un parco possibile, dunque, è quello 
che nella sua progettazione archeologica si stacchi dalla 
freddezza dell’accademia e delle procedure burocratiche, 
e investa tempi e risorse considerevoli nella comunica-
zione.
Ci si è posti la domanda se le strutture archeologiche 
di uno scavo lagunare, come Torcello 2012, siano suf-
ficientemente attraenti per giustificare un accesso del 
pubblico. Ma la monumentalità e l’attrazione non stan-
no esclusivamente nella solidità e nell’immediato valore 
estetico dell’oggetto archeologico, quanto nella capacità 
di collocarlo in un contesto che ne restituisca senso e 
valore (archeologico, storico, tecnico, umano ecc.). L’ar-
cipelago di Torcello, isola turistica e luogo della  “memo-
ria” delle origini di Venezia, pare un contesto del tutto 
adeguato. 
Un progetto di “parco archeologico narrato”, dunque, 
dovrebbe impiegare nel racconto del sito le risorse eco-
nomiche che normalmente sono previste per il restau-
ro e per la realizzazione di un parco archeologico stati-
co. Un parco statico rischia di essere muto (SKEATES, 
McDAVID, CARMAN 2012). Archeologi e archeometri 
coinvolti nel progetto Torcello 2012, sono stati concordi 
nel considerare la comunicazione archeologica (OKA-
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MURA, MATSUDA 2011) la chiave per la conservazio-
ne del sito stesso. Conservazione che dovrebbe essere 
sempre meno “materiale” (ovvero dovrebbe riguardare 
solo alcuni reperti e strutture selezionate), mentre si 
dovrebbe dare notizia con sistemi all’avanguardia del 
vissuto del sito e della sua complessità sociale. Il tipo 
di esperienza che si immagina per il visitatore è legata 
alla presenza di personale che sappia tradurre in un “lin-
guaggio contemporaneo e vivo” argomenti temi anche 
complessi. 
Virtualizzazione (3d virtual tour, rendering etc.), utilizzo 
di tecnologie informatiche per la ricostruzione del sito, 
possono divenire le sedi materiali in cui la narrazione 
dipanerà i suoi fili e le sue voci, trasferendo completa-
mente allo spazio virtuale del web la sede vera e propria 
del parco archeologico.
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