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II nuovo volto 
delle citta: 

Tokio e Philadelphia 

La nuova sede della Democrazia Cristiana 

Un sarcofago 
a Roma 
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LB rivista ell architettu
ra c urbanistica Casabella-
Continuita dedica due dei 
suoi ultimi ntimeri, it 25tt 
e ij 260, ai problem} dollo 
cltta di Tokio e Philadel
phia; questa iniziativa si 
inserisce nel dibattito sol* 
ievoto da una inchiesta 
della stossa rivista stii pro
blem! deH'architetium ita-
liana. In quella Inchiesta, 
a parte alcune voci isola
te, gli architetti intervista-
ti si espressero a favore di 
un allargamento della te-
matica culturate ed ope. 
rativa, mettendo in luce, 
sotto diverse ongolazionf, 

"j problemi connessi ai rin-
rtovomento dei mezzi e-
spressivi e del linguaggio 

"architettonico per una loro 
maggiore nderenza al mon-
do contemporaneo. 
-' II primo dei numeri illu-
stra la proposta del Gruppo 
Tange (Kenzo Tange e uno 
degli architetti piu impe-
gnati al rinnovamento ar
chitettonico della edilizia 
giapponese), per una nuo
va Tokio. La citta proposta 
da Tange e dai suoi collabo-
ratori si espande sul ma
re; essa e concepita come 
tin albero il cui tronco 6 
costituito da un sistema di 

la praticamente inesauribi-
ie disposizione dei suoli do-
ruaniali (It* aequo della 
bain), sia perche la for
ma lineare rende piu Hui-
di I trasporti e le comuni-
cazioni. Credo si possa con-
venire che tale soluzione 
deriva da una idea preco-
stituita della immnnine 
della nuowi cittd che Tan
ge e i suoi volcvano veri-
iicare con un disegno ar
chitettonico. 

Il centro nuovo 
di Philadelphia 

Il problema del centro 
nuovo di Philadelphia e 
fondamentalmente di verso. 
Mentre per il piano di To
kio abbiamo un progetto di 
citta nuova, proposta nel 
suo inaioma, con spunti di 
notevole suggestione figu-
raliva, che. pur originan-
dosi dall'esame di una si-
tuazione realc. vengono e-
sposti come schema idenle 
risolto in una forma, per la 
citta americann si trntta 
del lavoro di una commls-
sione di tecnici (City Plan
ning Commission), che ha 
agito immersa in una situa-

Schema planimetrico del piano per Tokio 
del gruppo Tange; (a nuova citta si svilup-
pa nella baia, partendo dall'attuale centro 
(in alto a sinistra nella foto); tutte le costru-

zioni sono sull'acqua 

ponti che, per la lunghezza 
di quindici chilometri, van-
no da una sponda all'allra 
della baia: fra i ponti si 

sviluppano le strutture del
la nuova City (Asse Civi-
co) ; le zone residenziali 
sono disposte a grappolo 
lungo strade sull'acqua che 
si diramano da questo as
se. Ci viene otTerta una 
suggestiva. anche se avve-
niristica, immagine della 
nuova Tokio. che. ccsi con
cepita, verrebbe lolta dalla 
situazione di paralisi. che il 
suo stesso sviluppo le ha 
prodotto, conservando le 
ca ratterisiiche di centro 
rappresentativo del paese 
La convinzione che in tale 
funzione-guida del paese 
Tokio sia insostituibile ha 
generato questo disegno di 
citta altamente concentra-
ta. ma resa. attraverso bril-
lanti soliizionl di traffico e 
impianio di stnitiura. ef-
ficacemente capace di sod-
disfare i bisogni della sua 
crescente popolazione e 
delle sue crescent! funzio-
ni direzionali. La soluzione 
•ul mare e originata, se-

i profettistL sia dal-

zione operutiva, ullie che 
cultural*;, reale dietro pre-
ciso mcarico della Aninii-
nistrazione locale. 

Tra il liume Delaware e 
il fmme Sbuylkili. nella zo
na del tradizionale centro 
di Philadelphia, si svilup-
pcranno le nuove struttu-
re direzionali. II progetto 
della CPC e concepito In 
modo da permettere, me-
diante un sistema di strade 
veloci ad anello, di arriva-
re al cuore della nuova zo
na direzionale. dalla citta 
e dai territorio. senza pe
ro attraversarlo. 

Nel piano sono determi
nate soltanto le zone di 
verde e le principal! strut-
lure (parcheggi, mercati. 
editici pubblici di rihevo 
particolare, ecc.) attorno 
alio quali si svilupperan-
no lutte le altre ailrezzatu-
re pubbliche o private. 

Certamente il piano del 
centra di Philadelphia, pur 
risolvendo i problemi del
la citta sotto il profile tec-
nico-funzionalc, pecca di 
una visione tecnicistlca e 
quindi anonima, in una pa-
rola non da certo indica-

/.ioni figurative per la tin-
m(t()inc della nuavu cilia, e 
su questo puuto si dove 
esser d'accordo con quanto 
Tentori scrive su Casubel-
lu-Continuitn nel presen-
tare il piano. Siamo con-
vinli. pero, che esperienze 
di questo tipo non vadano 
respinte, ma al contrario 
considerate con grande ri-
spotto: testimoniano uno 
sl'orzo che i tecnici. gli ar
chitetti e gli urbanisti van-
no compiendo. assicme ai 
cittndini. nella ricerca di 
ciuelle slrutturc capaci di 
dare alle citta una forma 
corrlspoiidentc alle esigen-
ze della vita inodernn; sa-
rebbe dilMcile stnbilire og-
gi se abbiauo maggior va-
lore questi progetti o le 
proposte di citta del futu-
ro mite negli studi degli ar
chitetti i» non verificate che 
sul disegno. 

Lo sviluppo tccnico e il 
conseguente accrescimento 
delle concentrazioni uma-
ne carattcrizzano disordi-
natamente Tattuale svilup
po delle citta, che sono un
co ra gli unici amhienti ad 
avert quel retjuisiti di 
struttiira capaci di soddi-
sfare le necessita delle po» 
polazioni. In passato, sino 
a quando \ vecchi centri 
ttrbani tradfzlonali riusci-
vauo a mantetiere intatta la 
loro funzione di appoggio 
alle strutturo social! e 11 
loro signiflcato architetto-
nlco-spazinle, il problema 
dello sviluppo della citta 
moderna era limitato alia 
nascita delle periferie; og-
gi che le periferie si sono 
saturate senza intervento 
di strutture vivificantl, e lo 
sviluppo dei mezzi di vita 
moderna ha gonflato i cen
tri tradizionall, snaturando 
i loro originari caratteri, 
I problemi si sono molti-
plicati. Cosl, ge da una par* 
te le citta hanno perdu to 
II loro carattere di centri 
di scambi soclali a tutti i 
livelli per assumere fi ruo-
lo di centri di pura fun-
zionalita, dall'altra le cam-
pagne, moncando di qualsl-
voglia strumento di vita 
moderna, si spopolano 
creando pericolosi squili-
bri nella economia genera
te dei territori (assistiamo 
ad esempio al crescere smi-
surato dl Roma in territo
rio sempre meno prodntti-
vo e senza che vi siano pro-
spettive per Tuna o per 
l'altro). 

II compito 
i architetti degl 

U compito che gli archi
tetti sono chiamati ad as-
solvere diviene dunque 
quello di irovare gli stru-
menlt cultural! ed opera-
tivi adatti a risolvere i pro
blemi della citta e del ter
ritorio, I'ampiezza dei qua
li richiede rintervento di 
numerosi altri tecnici: 
ammlnlstratori, economistl. 
sociologhi etc. 

Che questa nuova sea I a 
di intervento sia una esi-
genza della cultura archi-
tettonica e urbanistica si 
avverte, oltre che; da nu
merosi sludi teorici in at-
to. anche da molti progettt 
e proposte ill architetti- il 
piano di Tokio sopra illu-
<lrato ne e un e.-empio. 
alcune pioposte di Louis 
Kahn per Philadelphia, ol
tre al progetto qui c^posto, 
le idee di Quaroui ed altri 
in Italia lo confermano. A 
nostra avviso. pero, questi 
progetti e proposte. anche 
se contengono elementi di 
enorme interesse o sono 
esempi di architettura riu-
scita. non colgono il cen
tro dei problemi. Credia-
nio che 1'crrore stia nel 
nproporre. sia pur con nuo
ve forme, la citta tradizio
nale, con la sua tradizio
nale concentrazione di ser-
vizi anche se migliorata 
daglt apporti che esperien-
za e tecnica ormai sugge-
riscono: se questi Indiriz-
zi figurativi non troveran-
uo un punto comune con 
ajtre esperienze cultural! 
in aito e'e il rischio che 
rimangano un susseguirsi 
di esperienze forniali, sug
gestive. ma poco costrut-
five. 

L'agglomerarsi in lorme 
sempre piu aberrant! del
le popolazioni. la necessita 
di stabilire nuovi rapporti 
tra citta e campagna sono 
problemi riconosciutl da 

tutta la cultura architet-
tonica, la ricerca degli ar
chitetti si e pero limitata 
•iiiio ad ogg» alia citta o, 
settorialmente, al terrim-
no come avulso da essa 
-tenza avere la lorza e il 
coragglo di abbandonare II 
moilo tradizionale di al-
frontnre questi argomeiiti. 
11 mondo moderno e le sue 
conquiste tecniche tendono 
a rnodiflcare i rapporti di 
vita e di lavoro tra gli un 
mini in modo tale da fat 
perdere alia cltta molti di 
quei valori elw essa ha oi-
u.mizzato al suo intern:;. 
inentrc i territori si sono 
u'epauperati sempre pru del 
loro significato prndmiivo. 
II proiettare nel territo* 
iio. che verrebbe cosl a 
riacquistare le sue perdu-
te caratteristiche. i servi/.i 
molleplifi che oniij aUblla-

ilu le citta, put.-chbe aci-
vire non solo ;rl una mi-
glioi-t distribu/iotie delle 
aitivita ne| lcrntmiu sits-
-o, ma anche M chiari-
tncnio di ciuellii imnuiqiiw 
della rinovn c'UUi che an-
corn non si e saputn iro
vare in forme respondent! 
;illa nostrn civilta contem-
poranea. II dimensiona-
mento di queste unita-ser-
cizio nel territorio, la loro 
poijizione e i problemi 
della loro configurazione 
architettonica potrebber* 
permeiiere la si^iemazii-
ue dei centri esi-tenti. i 
quali tinalmente liheri dal-
I'eccesso di funzioni, ac-
quisterebbero valori nuo
vi, certo piu vlcnii a quel-
li originari che li resero 
vivi. 

Alberto Samona 
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arti figurative 
Le mostre 

Una 
parata 

della 
grandeur 

t" ormai tradizione tri-
stissimn c/ic le mostre pro-
mosse a livello dei «o-
verni e dei miRtstri. nel 
qttadro di ufficinlissimi 
scambi cultural*, scrrnno 
piii a couteiitarp Je tarife 
ranifd dei fiolitici di tnrno 
c/ie le ragioni dclln storm 
dell'nrte e delta diffusio-
lie della cultura artisticn. 

Questa viostm del ri-
tratlo franceae da Clnttet 
a Degas — pii'i di dnecen-
to operc ammassale al 
piano nofitlc di Palazzo 
Venczia in Roma — si in
serisce i/elln tradizione 
con una buona dose di eat-
tivo gusto e qualche chtac-
chiern dt trovpo. 

E' ben nola la lepperec-
za con cui in Francta si 
parla delle cose dell'nrte 
Che uon s'.ann france.M. 
Ma chi glielo fa fare al~ 
Vambasc'wtore signor Ga
ston Palcio.ski di tnnen-
rare una tradizione del ri-
tratto di cui la Francia 
acrebbe I'csclusira? A chi 
serve e a cosa serre 
lo sciooinismo cuUnrale 
che da tutta la pit Jura itn-
lifltrn riesce a cavar iuort 
il sutlo nome di Tiziano rt~ 
trattistn? fc* che dire del
lo scctnpio saorhiista lot
to della tradizione Ham • 
minga. olaudese. ledesca. 
inple;e e spagnola? 

Una rispostn puo csscre 
darn dopo una visitn an
che sommartn alia mostra 
curata dai prolessor Bazin. 
quando si sarA con'tatalo 
die questn benedetin tra
dizione francese del n -
tratto la si intende come 
un'immagine tnintcrt<*tta 
del potere e della nfli-
cinlitn frnncest. una n o 
iosa pnratn dclfo «pran-
deur * fino all? soolic del 
presenfe. 
Ci sono dei capaUicon in 
questa mostra che puz:n 
di gollismo, ma <ono dei 
cnpolauori tnalprado gli or-
pnnUrzatori. occupatio gli 
anoolini morri. non (epouo 
con gli aim quadri pom-
posi di quegli innnmere-
voli pntori che (J»s:aro 
Conrlit'f dehni con supre
mo disprczzo * peinlres 
d'nne epoque >oldnfesqiie». 

E noi facciamo nostra il 
piudizio di Courbet e lo 
preferiamo modernnmente 
alle citazioni da Filippo il 
Bella cos\ care, oggi, ai 
pro/essori. 

di . mi. 

MANE' KATZ VIANI 
-Mane-Katz, un pittore sconoseiuto in Italia. 1 suoi 

quadri sono nei piu grandi musei del iiiondo, nelle piii 
illuslri collc/.ioni private, ma in Italia non se ne sa 
uicnte. In conipenso conosciamo perstno i trucioli degli 
epigoni minori delPinformalismo. Ora perd. per merito 
della galleria Gian Ferrari, in via del Gesii a Milano, 
Mane-Katz prende ccntatto anche col pubblico italiaiio 

»Mane-Kat/ e un pittore che appartiene a quella 
schiera ili ariiiui ebrei che nei primi vent'anni del 
se:olo emign.iono in oocidente daU'Europa dell'Est, in 
particolare dalla Kussia: artisti come Chagall, Segall. 
Soutine, Pascin, come la nostra Antonietta Raphael 
* Sono nato nel 1894 — ha scrttto Mane-Katz in una 
sua pagina — deducetene la mia eta, e dopo averlo fatto 
sapplate che mi sento molto piu giovane. Ho dei ca-
p_dli bianchi e amo il colore nero, sono piccolo e amo 
dipinuere It urandi tele. Amo la gente. i bambini, gli 
minali Hipiay* iicrrlir -eu/a (iiiesto la mia vita non 

Mane Katr - Paesaggio con ponte 

-aiobbc v;;j OuaiJate i miei quadri e saprete la una 
\ erita >. 

Xato :.i l.craaia. dope aver g;rov*aga:o per I'Luropa, 
la niro\-:am.» m Kussia durante la rivoluzione. Al pari 
di tanti al'.ri drti^u d'avanguardia, come Chagall e 
Kandmski, t nominato professore in un istituto d'arte 
a Karkov, ma ben presto, abbandonera la sua patria, 
stabilendosi questa volta detinitivamente, a Parigi. 

Ê  di pr:ma evidenza quello che Mane-Katz ha im-
parato dalla <scuola francese*: ha imparato la vivace 
lezione cromatica dei « fauves >. ha assimilato tulle le 
:Uigg>»siioTii di liberta espressiva a cui hanno aperto la 
strada le esperienze figurative daH'impressionismo al 
cubismo. Ma cm che non aveva bisogno d'imparare era 
la sponttne:ta dell'ispirazione. la freschezza dolla fan
tasia. Tamo; _• struggenie per Is naiura, ij senso d'umana 
!enere/za pr-r gli n.n:!: : diseredati. E propno 'n c.o 
ri^iede il carattere delParte di .Mane-Katz: in una 
rapita c- qua.-i mistica pa&s:one per la bellezza. per lo 
spettaco'.o d M mondo. per la dolente e povera vita degli 
ucmini-

Le aii3iog:e di Mane-Katz con Chagall e Soutme 
sono abbas:.:nza facili da reperirc. In tui perd non c*e 
io spa<imo di Soutine e neppure il candore surrealista 
di Chagall ("e pero. di enlrambi, quel fervore che spesso 
da airin-magine 1'accensione di una quieta febbre. 

Giustan-.ep.te quindi la mosira mi!ane>e di Mane-Katz 
attira Tintcre^se del pubblico. L'accento di immedia-
tezza di questa pittura, la sua comunicativita. il sue 
incanto favoloso e patctico sono valori di ricca e larga 
persuastonc. D'altra parte questi valori sono sorreiti 
da tale vigore pittorico che d veramente difficile rostare 
in.'ensibili r.lln loro schictta sosianza poetica. 

Mostra commemorativa di Lorenzo Vianl al piano 
terra dell'Accademia delle Arti che da su piazza S. Marco: 
un gruppo di dipinti raccolti con gusto di buon conosci-
tore da Renato Tassi, e un catalogo con un saggio di 
Alessandro Parronchi che di Viani traccia un profilo con 
originale attenzione all'ideoJogia del pittore da anarchico 
a fascista, seguendo, o meglio indicando. la traccia di 
c ...un rlvoluzionarismo moderno italiano che non si e 
ancora slegato dai contenutl >. 

Le 44 opero esposte, dai frammenti « macchiaioli» ai 
tardi frammenti di ambizione monumentale. vanno dai 
1904 al 1934. 

E' suggestiva la tesi del Parronchi che il Viani qui 
abbia pensato a divenire « i l Boldini dei miserabili». 
Certo & che la pittura < fauve > e il cubismo non hanno 
•J.ran peso suilo sviluppo della sua pittura, mentre lo 
ebbero suglj artisti che dettero vita al Futuxismo. Ed e 
anche certo, come sostiene il Parronchi, che a Parigi il 
Viani trovo la sua coscienza di uomo nato dai popolo piu 
che la pittura moderna. 

£ in questo punto. all'origine di tutto, e la contraddi-
zione di fondo di Viani: la cieca fiducia nei valori lette-
rari-illustralivi e la debole attenzione per i valori figura-
tivi, rindifterenza al l a crisi storica dei valori figurativi. 
Viani arriva ai quadro accumulando, con ossessiva pas-
sione del vero, innumerevoli aggettivi espressionisti, 
caricaturali e blasfemi, su un sostantivo borghese che 
gli appare immulabile, vera e propria entita metaflsica da 
coprire di insult! e da spaventare con la mobilitazione 
anarchica dei disperati, dej sottoproletari disarmati. 

Che fosse necessita storica il mutare punto di vista sul 
mondo e che la parte piu moderna della pittura europea 
fosse impegnata in questa direzione con non poche espe
rienze delKavanguardia. il Viani non arrivo mai a inten-
dere, tagliando via di conseguenza la sua pittura « socia-
le » dalla circolazione europea. La stessa lettura ch'egli 
fece di Daumier, Degas, Toulouse-Lautrec, Munch, Forain 
e Steinlen, Picasso bleu e Cappiello, fu restrittiva in 
senso illustrativo e « provinciate » italiano. E fu soltanto 
il suo a mo re del vera a Jasciarlo fuori dalla restaurazione 
reazionaria di Sironi e del Novecento: rest6 un verista e 
non fu ne contro ne per Parte moderna. 

Qualcuno dei suoi sottoproletari s'e messo camicia e 
cravatta in tempi di fa?cismo. ma come per una masche-
• aia alia Ensor o. se preferite. come un bifolco di Fattori 
ripulitp per e-ssere pre<o in giro da borghesi vecchi e 
nuovi. Opere important delTanarchismo di Viani sono 
Giocouc itpaaiai (1901). II monco. II cteco. Poceri di Pa
rigi. Gli anarchici (1910), Lo sciopero (1912). La mendi-
cante scduta. II punto piu alto di contatto con I'espressio-
nismo di Munch e col gusto liberty e dato da Gli amanti 
(1913) e Gli zingari sposi n912-*13). Tipici capolavori di 
Viani sono Dacanti al carcere e La camera del lavoro 
del 1914 ai quali e nettamente inferiore jl tentativo monu
mentale della Attesa fuori del carcerc (1913-'lo). La 
tmaitrcssc* (1930), La Diomira (19311. i ritralti di 
Gtxtseppe Cesetti e Amerigo Focacci, due artisti. sono 
piccolj capolavori degli ultimi anni, quando in una 
pseudo-Itaiia « ripulita » i] pittore tornava a mettere in 
oircolo disperati. anarchici e ribelli « ripulili >. 

Roma 
CHAGALL 

Mario De Michefi 

• Spero ciie Kembrandt apprezzi il mio lavoro >, si 
racconta ch« Rbb:a detto Marc Chagall al termtne della 
splendida fatica di incisore per le Favole di La Fon
taine. 

L'opc.;. i; .il.i;. mmai assai rara e di pan valore 
artistico r".»petto alle famose illustrazioni per le Animc 
morte di Gogol e per la Bibbia. venne esegu'ua fra il 
1927 e il 1930 su commissionc di Ambroise Voltard. 
T u t u la serie per La Fontaine e esposta da oggi alia 
stamperia romana <11 Torcoliexe> (via Alibert, 2o). 

Gli studenti delta lacol-
rd dl architettura di Ro
ma scioperarono I'anno 
scorso per protestare con
tro I'impostozione data ai 
corso di composizione dai 
docente ptoj. Saverio Mu-
ratori. Riaffermando la li
berta di insegnamento da 
parte dei docenli, essi ri-
vendicdvana la liberta di 
apprendere da parte dei 
discenti, auspicando la 
istituzione di un nuovo 
corso di composizione, 
parallelo al primo s\ da 
costituir* una altemati-
©o. Nel teattempo gli s tu-
deiiti'diMsfdenti attenevano ": 

il permesso.dalle autontd 
accademiche dl svolgere in 
mafAeraauUmoma i propH 
temi di esame. Malgrado la 
buona qualita dei progetti 
presentati all'esame, la 
commissions giudicatrice 
ne res-pinse una grandis-
sima percentuale. Ne nac-
que una lunga polemica 
sulle colonne de « U Tem-
po> ede <ll Giornale d'/ta-
lia»: gli assistenti e gli 
studenti fedellssimi del 
prof. Muratori tessevano le 
lodi ed elencavano le be-
nemereme culturali del 
Maestro, mentre Invelvano 
coniro il movimento stu-
dentesco, che allinea tutte 
le forze democratiche atti-
vamente pre'senti nella 
scuola, dai cattolM ai co-
munistir definendolo *squa-
tirismo di sinistra*. OoL 
I'altra parte i dissidenti de-
nunciavano la aravissima 
discriminazlone cultural* 
attuata nei loro confronli. 
La polemica ha probflWl-
mente fatto sfuggire a mol
ti la reale portata dei fat-
ti. Ci preme sottolineare la 
maturita politico raggiunta 
da questi studenti, che non 
scioperano piu solo per 
questioni di orario o per il 
prezzo delle dispense, ma 
per questioni culturali di 
fondo, combattono per ar-
rivare, insieme ai professo-
ri non di ruolo e aoli assi
stenti, a partecipare alia 
direzione delta tcuola, og
gi affidata alla ristreltis-
sima ccrchia del professo-
ri di ruolo. per fare della 
scuola un centro di produ-
ztone di cultura al sercizio 
del paese, per dioenire in-
fine tecnici integrati e co-
scienti. Gli studenti stessi 
hanno saputo condizionare 
le rigide e reazionarie 
strutture della scuola a la I 
punto da for attuore in 
quesio anno accademico 
quel corso di composizione 
parallelo che era nei loro 
roti. 

g. b. 
•Vella lolo: 11 nuovo pa-

lazzo degli uflici della De
mocrazia Cristiana. L'edi-
licio, progeltalo dai profes
sor architetto Saverio Mu
ratori, autore fra l'altro di 
un quartiere in stile vene-
ziano. si presenta come un 
oggetto di false antiqua-
riato 
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