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Maxal to : 
una  quest ione  moder na

saggio  c r i t i co  d i 
S tefano  Casc ian i

Dagl i  ogget t i  i con i c i  d i  Af ra  e  Tob ia  Scarpa  a l  moder n i smo 

r iv i s i ta to  da  Anton io  C i t te r io ,  da  40  ann i  le  co l lez ion i  Maxa l to 

seguono l ’evo luz ione  dell’arredamento di alta gamma. 

S tefano  Casc ian i  è  uno  sc r i t tore  e  des igner  i ta l iano ,  autore 

d i  mol t i  l ib r i  e  pubbl i caz ion i  su l la  s tor ia  de l  p roget to .
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Quando nel 1975 gli architetti 

Afra e Tobia Scarpa propongono 

a  P ie ro  Ambrogio  Busne l l i 

d i  d i segnare  una  nuova 

collezione di mobili di pregio, la 

loro collaborazione dura con 

successo da quasi dieci anni. 

I l  successo  de i  pezz i  g ià 

proget tat i  per  C&B e  po i 

B&B I ta l ia  s i  deve  a l l ’ in tesa 

che  s i  è  c reata  t ra  des igner 

e  indust r ia le :  ins ieme 

def in i s cono  i l  p rodotto 

secondo c r i te r i  d i  autent i ca 

ser ia l i tà ,  da l la  s ce l ta  de i 

mater ia l i  a l la  c reaz ione  d i 

component i  assemblab i l i 

da l le  macch ine .  La  cu l tura 

di progetto che viene a Tobia 

Scarpa dal la  frequentazione 

co l  l avoro  de l  padre  Car lo 

r imane  però  ne l  suo  DNA d i 

or ig ine :  dove  “ar t ig ianato” 

s ign i f i ca  pass ione  per 

l’esecuzione ancora manuale, 

in tesa  come a l ta  qua l i tà 

poss ib i le  so lo  a t t raverso 

lavoraz ion i  d i  l egn i  e  a l t r i 

mater ia l i  p reg iat i ,  curate 

“pezzo per pezzo”.  Busnel l i , 

sempre  teso  a  sper imentare 

nuov i  te r ren i  d i  r i ce rca  e 

mercato, accetta la proposta. 

Immaginano cos ì  ins ieme 

una  nuova  az ienda  -  che 

s i  ch iamerà  Maxa l to ,  come 

sugger i to  da  Scarpa  s tesso , 

ovvero un neologismo tratto 

da l  veneto  “Massa  A l to” :  i l 

megl io ,  qua l cosa  d i  qua l i tà 

super la t iva .  Da l  punto  d i 

v i s ta  imprendi tor ia le  è  una 

sce l ta  cont rocor rente  per 

a l lo ra ,  in  una  fase  ancora 

d i  g rande  entus iasmo 

verso  le  p las t i che :  l ’uso  d i 

un  mater ia le  natura le  s i 

r i ch iama invece  a l  des ign 

“organ ico”  d i  t rad iz ione 

nord i ca ,  re inventato 

dag l i  Scarpa .  I l  l egno  de i 

p rodott i  Maxa l to  è  in fat t i 

una  mater ia  t ras formis ta , 

che  v iene  lavorata  in  modo 

da  most rare  carat ter i s t i che 

e qualità formali inaspettate. 

L’ob iet t ivo ,  cent rato  con 

d ivers i  p rodott i  -  come la 

sed ia  Af r i ca  ( co l lez ione 

Artona)  o  la  co l lez ione 

New Harmony -  è  c reare 

oggett i  i con i c i ,  che  ent r ino 

ne l l ’ immaginar io  d i  un 

poss ib i le  consumatore 

co l to  e  ne l le  sue  sce l te  d i 

a r redamento .
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Nel  1993  per  Maxa l to  in iz ia 

una  nuova  s t rateg ia  d i 

p rodotto .  Anton io  C i t te r io , 

che ha a sua volta sviluppato 

un ’ intensa  co l laboraz ione 

con Piero Ambrogio e Giorgio 

Busne l l i  ne l  d i segno de l la 

produz ione  B&B I ta l ia , 

r ivelando un grande talento 

ne l la  re invenz ione  de l le 

t ipologie  d i  imbott i t i ,  entra 

ne l la  proget taz ione  de l le 

nuove  co l lez ion i  Maxa l to . 

Per  C i t te r io  s i  t ra t ta 

in iz ia lmente  d i  una  r i ce rca 

su l l ’ a r redamento  moder no , 

anzi “borghese”, come scriverà 

de l la  pr ima co l lez ione 

Modus  (g ià  de l  1993) :  qu i 

ancora  preva le  l ’uso  de l 

l egno,  per  t ipo log ie  mol to 

def in i te  e  t rad iz iona l i , 

dalla l ibreria alla cassettiera, 

sed ie  e  po l t ronc ine . 

La  qual i tà  è  data  ancora  dal 

det tag l io  e  da l l ’ esecuz ione 

d i  a l ta  qua l i tà  a r t ig iana le , 

ma  è  meno importante  la 

r i ce rca  d i  c reare  oggett i 

iconic i ,  r ispetto al  desiderio 

d i  c reare  un  ambiente 

complessivo di stile moderno: 

che  non  r inunc ia  c ioè  a l la 

sempl i f i caz ione  geometr i ca 

delle forme ma l’accompagna 

a una qualità molto raffinata, 

quas i  nascosta ,  de l la 

rea l i zzaz ione ,  recuperando 

-  o  inventando -  tecn i che 

d i  rea l i zzaz ione  pur  sempre 

art igianal i .  Con l ’evoluzione 

de l le  d iverse  co l lez ion i 

(Apta ,  1996;  S impl ice ,  2000; 

AC ,  2002 ;  Acro ,  2010 ; 

Lux ,  2012)  s i  def in i s ce  p iù 

chiaramente come riferimento 

culturale per la nuova Maxalto 

quel la  fase,  fel ice ma breve, 

d i  c i rca  una  vent ina  d ’ann i 

v i s suta  da l l ’ Europa  t ra  le 

due  guer re  mondia l i :  in  cu i 

una  cer ta  meccan i c i tà  de l 

mobi le  moder n i s ta  (a l la 

Le  Corbus ie r  o  Breuer,  per 

intendersi) viene ammorbidita 

dai  grandi  inter ior  designer 

Ar t  Déco ,  come Adnet , 

Mallet-Stevens o Jean Michel 

Frank. Citterio è particolarmente 

abile in questo non facile esercizio 

e raggiunge, per approssimazioni 

successive, l ’obiettivo: creare 

una serie di pezzi che dialogano 

tra loro in un comune 

linguaggio di forme e materiali, 

fino a poter costituire 

l’ intero arredamento di uno 

spazio abitativo.
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Con questo  in tento  anche 

la gamma dei prodotti  viene 

ampl ia ta ,  es tendendo 

la  componente  d i  d ivan i , 

po l t rone  e  complement i 

d ’a r redo ,  f ino  a  formare  un 

cata logo  r i c co  ne l le  forme, 

nei materiali e nelle tecniche 

di esecuzione, con sofisticate 

so luz ion i  d i  det tag l io . 

Cos ì  Maxa l to  s i  a fferma 

progress ivamente  sempre 

p iù  come un  march io  con 

una  sua  prec i sa  ident i tà 

su l  mercato ,  qu ind i 

completamente  autonomo 

da l le  s ce l te  proget tua l i  e 

produtt ive  d i  B&B I ta l ia . 

Ne uti l izza i l  Centro Ricerche 

e  Sv i luppo e  ne  segue  g l i 

s tandard  d i  qua l i tà ,  ne i 

mater ia l i  e  ne l l ’ esecuz ione , 

ma  è  dotata  d i  un  suo 

stabil imento, che comprende 

la  lavoraz ione  d i  l egn i 

e  a l t r i  mater ia l i  p reg iat i . 

D iventa  cos ì  una  rea l tà 

economica  importante 

anche  per  i l  mercato  de l 

cont rac t  e  de i  p roget t i 

spec ia l i ,  cu i  s i  adat ta  per 

la  capac i tà  d i  rea l i zzare 

so luz ion i  cus tomizzate 

secondo le  es igenze  de l le 

commit tenze :  una  forma 

d i  persona l i zzaz ione  ut i le 

a  mig l io rare  l ’ esper ienza 

de l l ’u t i l i zzatore  in  que i 

luoghi della contemporaneità 

(uff i c i ,  a lbergh i ,  r i s torant i , 

aeroport i . . . )  non  sempre 

accoglienti, dove è rassicurante 

r i t rovare  i l  confor to  d i  una 

d imens ione  “domest i ca” , 

anche  so lo  temporanea , 

data  da  un  ar redamento  d i 

g rande  qua l i tà .  Cos ì  a  40 

ann i  da l la  fondaz ione ,  per 

Maxa l to  s i  r ive la  ancora 

cent rata  l ’ in tu iz ione  de l 

fondatore  P ie ro  Ambrogio 

Busne l l i  e  por tata  avant i 

negli  anni dal f igl io Giorgio. 

Accanto  a l la  produz ione 

invent iva  e  sper imenta le 

de l l ’ indust r ia ,  es i s te  e 

r imane  da  occupare  uno 

spaz io  d i  pubbl i co  e  d i 

mercato  at t rat to  da l la 

cont inu i tà  t ra  passato 

e  presente  de l la  qua l i tà 

a r t ig iana le ,  sempre  però 

sot to  i l  segno d i  una 

moder n i tà  de l  p roget to .
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