
Lex chiesa della M
adonna della

M
isericordia

Il M
useo di Scienze della Terra di San

G
em

ini, detto G
eo-Lab, si trova

allinterno della chiesa della M
adonna

della M
isericordia, la cui prim

a pietra fu
posta il 7 giugno 1635, utilizzando i bloc-
chi caduti dalle m

ura castellane del paese.
L

edificio sacro fu costruito in larga parte
con le offerte dei devoti per praticare il
culto e per venerare lim

m
agine m

iraco-
losa di una M

adonna, che una leggenda
vuole ritrovata per caso da un abitante
del Com

une di San G
em

ini. N
el gennaio

1852 il vescovo di N
arni, su istanza di

un gruppo di laici e di ecclesiastici, decise
di fondare a San G

em
ini un ospedale per

gli inferm
i poveri. La sede della struttura

ospedaliera detta O
spedale degli Inferm

i
Poveri fu individuata nei quattro locali
annessi alla chiesa della M

isericordia,
ceduti dalla Confraternita del Santissim

o
Sacram

ento. L
ospedale fu costruito per

accogliere tutti i dom
iciliati del paese che

non possedevano beni m
obili e im

m
obili,

n
 esercitavano attivit lavorative, e per

tutti coloro che si fossero am
m

alati du-
rante il passaggio a San G

em
ini. In questo

caso lospedale riceveva il rim
borso delle

spese di degenza dai Com
uni di apparte-

nenza del m
alato.

N
el 1922 lospedale degli Inferm

i Poveri,
che a causa delle difficolt econom

iche
disponeva di una sola corsia per entram

bi
i sessi, di un am

bulatorio e di una cucina
che fungeva anche da ingresso, aveva
praticam

ente cessato di funzionare. N
el

1972 lospedale venne soppresso e il suo
patrim

onio ceduto al Com
une di San

G
em

ini.
O

ggi lex chiesa della M
isericordia ospita

gli allestim
enti del G

eolab che, inaugurato
il 24 aprile 1999,  il prim

o esem
pio in

Italia di m
useo-laboratorio interattivo

sulle scienze della Terra com
pletam

ente
dedicato alla divulgazione della scienza.

Il m
useo com

e esperienza diretta
Il G

eolab pu
 essere considerato il luogo

ideale per raccontare a tutti, in particolare
ai bam

bini, la storia geologica della Terra,
dellItalia e dellU

m
bria attraverso espe-

rienze dirette. A m
et tra un m

useo e un
laboratorio, nasce dalla convinzione che
la visita a un m

useo scientifico possa
lasciare un segno duraturo nella m

em
oria

del visitatore solo se consente di form
ulare

e verificare ipotesi attraverso la sperim
en-

tazione diretta. Il G
eolab, quindi, ospita

una serie di m
acchine interattive che

spiegano divertendo e, soprattutto, sti-
m

olano il giovane visitatore a osservare
e sperim

entare con il m
etodo dello scien-

ziato. Alcune parti del m
useo sono desti-

nate allosservazione, m
entre altre sono

realizzate appositam
ente per essere m

a-
nipolate dai visitatori, per fare esperim

enti
e per effettuare sim

ulazioni dei com
plessi

fenom
eni geologici.

A
lle caratteristiche di praticabilit del

percorso m
useale del G

eolab si aggiunge
un m

om
ento particolare: quello

dellesperienza e della ricerca scientifica
del laboratorio didattico. G

li spazi desti-

nati alle attivit didattiche, al prim
o piano

del m
useo, infatti, sono stati progettati

proprio per superare uno dei lim
iti che

generalm
ente si riscontrano tra il m

ondo
della scuola e le istituzioni m

useali, ovvero
linaccessibilit dei m

ateriali.
Il laboratorio didattico del G

eolab 
strutturato in quattro differenti percorsi
tem

atici: Pagine scritte nella roccia, che
conduce il visitatore al riconoscim

ento
delle varie tipologie di rocce in base ai
loro caratteri m

acroscopici; L
orologio

della terra: i fossili, che consente di rico-
struire la storia della vita attraverso i
fossili; La descrizione e la rappresentazione
del paesaggio: la geografia e topografia,
che prevede lo studio delle form

e del
paesaggio per la costruzione di una carta
geografica; I vulcani. Il fuoco della Terra,
che ha per scopo la conoscenza dei feno-
m

eni vulcanici e il riconoscim
ento delle

diverse rocce che essi producono.
Il G

eolab  perci uno dei prim
issim

i
esem

pi in Italia di m
useo di nuova con-

cezione: non una collezione di oggetti
che parlano soltanto a chi gi sa m

a un
percorso ragionato, costituito da m

acchi-
ne interattive che riescono a parlare a chi
non sa e vuole im

parare. Al G
eolab 

vietato non toccare!

SANGEMINI

SANGEMINI
G

eo-Lab
M

useo laboratorio di scienze della terra
La lunga storia dellUm

bria e delle
sue m

ontagne
L

aspetto attuale del paesaggio um
bro e la

struttura interna delle sue m
ontagne deri-

vano da una serie di vicende naturali co-
m

inciate pi di 200 m
ilioni di anni fa, quan-

do tutti i continenti si trovavano in una
posizione diversa rispetto a quella attuale.
I sedim

enti che hanno generato le rocce
che form

ano lAppennino si sono deposti
sul fondo di un antico oceano, chiam

ato
Tetide (da Thethys, il nom

e della pi antica
dea del m

are). Q
uesto oceano separava due

antichi continenti che in seguito ai m
ovi-

m
enti interni della Terra com

inciarono ad
avvicinarsi luno allaltro. La pressione
esercitata da questi due grandi blocchi, che
oggi riconosciam

o nei continenti africano
ed europeo, fece com

prim
ere il fondale

m
arino com

e un tappeto spinto contro il
m

uro, cos da far sollevare i sedim
enti so-

vrastanti fino a em
ergere dal m

are. Q
uando

i due blocchi arrivarono alla collisione si
saldarono e loceano Tetide scom

parve per
sem

pre.

In definitiva, quindi, si pu
 afferm

are che
il processo di form

azione di una catena
m

ontuosa com
e gli Appennini deriva dalla

collisione tra due placche, in questo caso
quella africana e quella europea, dal raccor-
ciam

ento della crosta terrestre e dal conse-
guente sollevam

ento del fondale m
arino.

La disposizione delle strutture geologiche
dellA

ppennino um
bro-m

archigiano, che
derivano da questi processi,  cos caratte-
rizzata da grandi piegature che possono
form

are intere catene m
ontuose. N

el caso
dellU

m
bria le tre principali catene m

on-
tuose sono, da ovest verso est: quella nar-
nese-am

erina, quella dei m
onti M

artani e
quella dei m

onti Sibillini. La parte centrale
di queste grandi piegature, che i geologi
chiam

ano anticlinali,  form
ata dalle rocce

pi antiche. Q
ueste rocce, che costituiscono

lossatura delle m
ontagne um

bre, apparten-
gono ad un gruppo detto form

azione del
Calcare M

assiccio e sono la testim
onianza

di un antico am
biente m

arino con acque
basse e calde, m

olto ricche di vita, com
e

lattuale barriera corallina delle Baham
as.
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Strati di roccia piegati dalla spinta delle placche
U

na scogliera corallina

Il cortile del m
useo

L
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8. La quarta e ultim
a sala  la pi grande. Q

ui, orm
ai dotato delle conoscenze necessarie,

il visitatore pu
 finalm

ente affrontare i principali fenom
eni geologici e i luoghi di

interesse geologico dellU
m

bria.
U

n plastico attivo
 spiega com

e si form
a lacqua m

inerale San G
em

ini: dalla pioggia,
attraverso un lungo viaggio sotterraneo, fino alla sorgente.
Scavando in un

apposita vasca riem
pita di palline di plastica si possono recuperare

m
odelli di ossa fossili, per poi identificare, com

e in un vero cam
po scavi, lantico anim

ale
um

bro, orm
ai estinto, al quale appartenevano.

Il percorso m
useale

1. La visita al G
eolab si snoda attraverso quattro

sale, lungo un percorso che, com
e uno zoom

,
accom

pagna il visitatore alla scoperta dei segreti
della Terra, dalla divisione in grandi placche alla
sua struttura interna, fino allinterpretazione del
paesaggio e delle principali caratteristiche geologiche
dellU

m
bria. Sala per sala, le m

acchine sono
accom

pagnate da una pannellistica chiara ed
essenziale e da oggetti, com

e cam
pioni di rocce e

fossili, legati ai tem
i affrontati.

2. Il percorso del G
eolab com

incia dai m
eccanism

i che fanno della Terra un pianeta in
continua trasform

azione: dalla Pangea, lunico grande continente di 200 m
ilioni di anni fa,

alla scom
parsa dei dinosauri, 65 m

ilioni di anni fa, fino alla form
azione del grande lago

Tiberino, 3 m
ilioni di anni fa, quando la form

a dellU
m

bria era orm
ai quella attuale.

La prim
a sala com

incia, infatti, con la
scoperta che la superficie del nostro pianeta,
com

e un pallone da calcio,  divisa in tante
placche, in continuo, anche se lentissim

o
m

ovim
ento 

una 
rispetto 

allaltra.
U

n grande puzzle perm
ette di sm

ontare e
rim

ontare un planisfero di 150 m
ilioni di

anni fa, m
entre una ruota del tem

po, che
separa lAfrica e il Sudam

erica, visualizza i
m

ovim
enti delle placche da un lontano

passato fino ad oggi, aiutando anche a
com

prendere in che m
odo nascono gli

oceani.

3. Proseguendo si entra
allinterno della Terra dove
si pu

 vedere com
e  fatto

il nostro pianeta fino al nu-
cleo e quale  il m

eccanism
o

che m
ette in m

oto le placche
e fa del nostro un pianeta
vivo

.

5. Con la seconda sala si arriva alle vicende geodinam
iche dellarea del M

editerraneo
e dellItalia. U

n gioco, da fare in due squadre, perm
ette di tornare indietro nel tem

po
e di scoprire in che m

odo si  form
ata la nostra penisola. Rispondendo correttam

ente
alle dom

ande proposte da un com
puter con scherm

o touchscreen, si possono far
sollevare tre plastici che rappresentano altrettanti m

om
enti della storia geologica italiana.

A
l term

ine del gioco un
anim

azione, con un sem
plice m

essaggio audio, ricapitola la
storia della nascita dellItalia.

4. N
ella seconda parte della prim

a sala, grazie a un plastico interattivo, il visitatore
scopre quali sono le conseguenze dei m

eccanism
i che si attivano allinterno della Terra:

pu
 scoprire com

e nascono le catene di m
ontagne, perch

 si scatenano i terrem
oti e

dove si generano i vulcani.

6. La terza sala  dedicata alla nascita dellU
m

bria. Q
ui il visitatore pu

 provare lem
ozione

di sollevare una catena di m
ontagne dal m

are e scoprire poi in che m
odo, grazie a fenom

eni
di erosione, si  arrivati allattuale
paesaggio di rilievi e pianure. Al centro
della sala un grande plastico,
contenente un acquario, riproduce in
un unico colpo d

occhio sia la storia
geologica della regione sia gli am

bienti
di form

azione delle rocce um
bre.

Rispondendo correttam
ente a tutte le

dom
ande sulla consolle dellacquario

si scopre la com
binazione esatta per

aprire una cassaforte e ottenere cos
un piccolo prem

io.

9. A
lluscita dal G

eolab, infine, i visitatori
possono studiare un vero affioram

ento
geologico, creato accanto alla struttura. In
tal m

odo possono verificare quanto appreso
allinterno del m

useo sulla form
azione del

colle su cui sorge la citt di San G
em

ini, per
passare cos dalla rappresentazione alla realt.

7. U
no spazio im

portante
 dedicato anche ai fossili,
in 

particolare 
alle

am
m

oniti, resti degli
anim

ali m
arini pi com

uni
nei m

ari del G
iurassico,

di cui si conservano
splendidi cam

pioni; un
altro  riservato allesam

e
al m

icroscopio dei segreti
delle rocce um

bre e allo
studio tridim

ensionale
delle foto di San G

em
ini

dallalto com
e se si

guardasse il paese da un
aeroplano.

La sala della geologia um
bra

La sala della Terra

La sala della Terra

Calco di M
esosaurus brasiliensis

La sala della storia dellA
ppennino

U
n vulcano effusivo

Le rocce m
agm

atiche

U
n am

m
onite fossile (G

ravesia Portlandica)

La sala della nascita dellU
m

bria

Calanchi

L
inizio del percorso m

useale

La struttura dellinterno della Terra

La sala della geodinam
ica

La sala della geodinam
ica
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