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architettura 
Politica 
di piano 

nelle 
citta 

Le istanze tccnichc e fi
gurative che il movimcnto 
per I'architeltiira moderna 
cerco di risolvere, facendo 
proprio ed interpietandn 
j] nuovo clima sociale che 
]a rivoluzione indttslriale 
aveva de te rmina te sono 
oggi un limite troppo au-
gusto per la problematica 
offerta dal continuu svilup-
po della societa e daila ne-

^ess i t a di scelte politiche e 
[culturali che ne consegue. 

In altri termini, il movi' 
\mento per I'architettura 
Unodcrna, che risolvesse o 
Imeno i problemi di forma 
]e contenuto, non e stato ca-
pace di contribuire alia 

lespressione di un volto 
muovo per la citta contem-
Jporanea ed in genere di 
jconfigurare un ambientc 
Iper l'uomo moderno. Que-
Isto si verifica per i paesi 
[nei quali la rivnluzione in-
tdustrialc ha determinato lo 
Isviluppo e la evoluzione 
Idel sistema economico cn-
Ipitalistico, ed 6 anehe con-
Itrollabile nei paesi ove la 
Iclasse operaia, conquistan-
Ido il potere, ha stabilito 
[sistemi economic! originali 
Idando inizio alia costruzio-

le del socinlismo. 

Li m it at i 
orizzonfi 

Questa evidente contrad-
Hzione, data la similitu-
line di risultati. pur con 
sostanziali diverse situa-
cioni, dimostra chiaramen-
te che la mancanza della 
lefinizione di una forma 
jer la nuova citta non c 
la imputarsi soltanto alia 
joca chiarezza di idee del

la cultura architettonica. ' 
ia piuttosto ai limitati 

mzzonti che queste idee 
innno avuto: gli architet
ti hanno spesso lavorato 
penza cogliere appieno la 
realta nella quale opera-
^ano e contro la quale o 
/erso la quale dovevano 
luoversi. 
II desiderio di creare ed 

Inventare una architet tura 
misura d'uomo. partendo 

la condizioni assolutamen-
\c negative, (i vari ecletti-
)mi del XIX secolo). ha 
josto J'architetto contem-
>oraneo nella condizione di 
mo scienziato che. appli-
tandosi alio studio dell 'ato-
10 e trovato il modo di 

Icinderlo. non sappia trar-
\c le conseguenze pit! ge-
jerali che questa scissione 
}>otra portare. 

Molti attribuiscono II 
parziale fallimento della 
j rchi te t tura modernn ai 
latto che soltanto di forma 
li sarebbe trat tato. o che. 
|mi riferisco ad un recen-

dibattito apparso sulle 
lolonne di Nuova Genera-
\ione), essendo queste for-
le maturate prevnlente-
lente in societa a regimi 

Iconomici capitalistic!. «•--

se non potevano che rive-
la re prima o poi la loro 
poverta di contenuti; gli 
stessi ed altri nncora at
tribuiscono al florire di in-
tercssi urbanistici, caratte-
ristico in questi ultimi an-
"i- la possihilitn di risolve
re questi problemi, poiche. 
sostengono. soltanto attra-
verso una politica di pia-
nificazione. le forze sociali 
piii avnnzate possono con
tr ibuire alia individuazio-
ne di quei contenuti di 
cui oggi si riscontra la ca-
renza di valori. 

Tali posizioni vanno in 
parte rcspinte. esse tendo-
no infatti ad assolvere 1'ar-
chitetto e a spostarlo dal 
suo speciflco campo d'azio-
nc. Rifncendoci alia espc-
rienza deirarchi te t tura nei 
paesi del socinlismo, e non 
per parlnre di archi c co
lumn*, (problema di scarso 
interesse in una serin pro-
spetliva storicn). si notn 
fncilmcnte In dicotomia 
esistente tin pianificazione 
e produzume architettonica 
anche quando la prima o, 
oltre che derivata da giu-
ste scelte politiche, estesa a 
tutti i livelli. K' evidente 
che e mancato o e stato de-
bole, per obbiettivi limiti 
di problematica, il contri-
buto degli architctti al
ia definizione spaziale di 
queU'nmbiente nei quale 
dovevano vivore gli stessi 
uomini che quelle scelte 
politiche avevano fatte 
proniuovendo quella piani-
iicazione. Cii> dimostra, in 
maniern abbastau/a pre-
cisa, che la pianificazione 
non 6 un fine ma un mezzo 
at traverso il quale la cul
tura architettonica puo 
csprimere con la forma 
quei contenuti che tale 
pianificazione contribuisce 
a determinnre. 

Soltanto verificando con 
il lingunggio architettonico 
i problemi che la pianifica
zione porra. di volta in vol-
ta e in un disegno piii am
pin, 1'architetto portera va-
lido contributo alia crea-
zione del volto della nuova 
citta. fine ultimo del suo 
operare. trovando ad un 
tempo quel gitisto e nc-
ecssario contatto con le 
forze avanzate della socie
ta. tiniche, in definitiva. ca-
paci di individuare la nuo
va scala dei problemi ur-
bani e i suoi contenuti. 
E' appassionante. nell'Iia-
lia contemporanea. guarda-
re agli sforzi che in questi 
ultimi anni gli architetti 
hanno compiuto in questa 
dirczione: soprattutto oggi 
che la situazione politica. 
sotto la spinta delle forze 
pi ogress is to. apre la possi
bility. nella misura in cui 
tali forze sapranno guidar-
l.i. ad una pinnificazinm' 
intcprata a tutti i livelli. 
quest] problemi si presen-
tano evident! alia cultura 
architettonica italiana II 
tentativo di in^orirsi :n 
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Quartiere residenziale nella regione sud-ovest di Mosca. Nello sfondo I'Universita Lomonosov 

schede 

Pirenze 
Le pubblicazioni del 

Touring Club Italiano 
hanno rappresentato per 
decenni le aspirazioni 
culturali di certa pic-
cola borghesia italiana 
ancora pedissequamente 
ancorata agli insegnamen-
ti scolastici. malata di 
perbenismo e di una forma 
ingenua e generosa di pa-
triottismo, non alieno da . 
lmpeti oraton e pose leto-
riclie. Ne e sempie con.">e-
guita una produzioiie ech-
toiiale appannata. fitta di 
annotazioni di diseutibilc 
interesse e povera di intui-
zhm'i geniali e rivelatrici. 
corrosa dal conformismo. 

In quest! ultimi anni pe
rt) qualcbe tentativo per I >-
convertire in termini mo-
derni Tattivita editorials 
del Sodalizio e stata fatta, 
valga l'esempio di quella 
< Guida Rapida > in t r e v o -
lumi, scritta con scarna, ef-
ficace concisione e presen-
tata con una piacevole ve-
ste moderna. Ma il volume 
che senibra voler piii deci-
samente significare un 
punto di frattura con il 
passato e la monografia de-
dieata a Firenze della col-
lana « Attraverso l'ltalia >, 
pubblicata di recente e do-
vuta a Giuliano Manzutto 
(Nuova serie. Touring Club 
Italiano. Milano, 1062. pa-
gine490. L. 1700). U nuovo 
lo si scorge gia nella veste 
editoriale moderna, nella 
accurata e quasi preziosa 
impostnzione grafica, nella 
scelta del materiale foto-
grafico che ci offre final-
mente immagini belle ed 
efficacissime. A tutto que-
sto si aggiunga un intelli-
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questa nuova dimensione 
operativa ha liberato gli 
architetti itnliani dai limiti 
angusti entro cui, come si 
e detto, si prospettavano i 
loro problemi, ma non c 
altrettnnto chiaro se non 
si stiano creando nuovi li
miti al rinnovamento radi-
cale che questa nuova sca
la di problemi richiedereb-
be. A cpiesto rigunrdo cre
do ci sia ancora molto da 
dire. 

Se non entrate nei dibat-
titi culturali e neH'operare 
degli architetti nuove idee 
sulla strut turazione delle 
citta o sulla loro ristruttu-
razione, allargandone i 
confini n| territorio in cui 
esse hanno influenzo eco-
nomiche; se molti ammini-
stratori e politici, o anche 
partiti nei loro complesso, 
guardano alia programma-
zione economica come mez
zo integrante rurbanesimo, 
supcrando cosi 1'imniagine 
della citta come terra di 
speculazione: se il prospet-
tnto ordinamento regionale 
dara forma e contenuti 
originali alle invecchiate 
s t rut ture delle autonomic 
lornli, non vi e dubbio. tut-
tavia. che rimangono anco
ra aperti dei problemi. e 
non marginal!. 

Concenfrazioni 

umane 
Non e qui il caso di en-

trare in merito alle solu-
zioni particolari proposte 
dagli architetti agli argo-
menti su elencati, credo si 
possa pero dire che esislo-
no dei pericoli di erronee 
interpretazioni dei temi 
posti, dovuti al fatto che 
gli architetti non sono an
cora capaci di misura re 
esattamente la portata del 
mutato rapporto tra archi
tettura e urbanistica. indi-
vuluando tutti i contributi 
al rinnovamento del lin
gunggio che tale rapporto 
potrebbe portare; e soprat
tutto nelle progettazioni e 
nelle realizzazioni che si 
ravvisa questa incapacita: 
nelle prime si presume, sn 
d.iti di ind.igme spesso par-
7iali. di inventare nuove 
fm mi' di vita associaM. 
inn riferisco alia Tokio 
proposta d.i Tango), nelle 
^oronde assistiamo all'uso 
di vecchie forme di pro-
gettn/ionc per I.i >;olii7ioiie 
li temi radicalmentc nuovi. 

Questo accade. a mio av-
v.so. percho. <e da una 
p.irtc «i e compreso \\ li
mite della sjruttura della 
citta attuale. dall 'altra. 
nella teoria e neirnperare . 
non si vogliono abb.md.>-
n.iro i concetti usual) di 
concent razione lim.ina. ve-
nendo cosi a contraddire 
.ilPini/io stesso del dihatti-
to i termini in cui es.so e 
posto Credo, infatti. che 
se si c d'accordo <ul fallo 
che In attuale citta non o 
piu adeguato ambiente p- r 
lo sviluppo positivo dcl-
I'tiomo. e per le sue molte-
plici attivita sociali. non si 
possa alio stesso tempo. 
senza porre al ternative ve-
ramente valide. affcrmare 
il valore delle concentra-
zioni umane. mieliornte fi. 
ma riproposte negli stessi 
termini anche se nmpliati. 
Posta in discussiono. e for-
se risolta questa contraddi-
7ione. Ia strada sara certo 
piu agevolo per giungere 
alia esprossione della citta 
contemporanea. 

Alberto Samona 

arti figurative 
Pittura veneziana 
nei secondo '800 
La piccola mostra antologica allestita nella 

Sola Napoleonica delle Procuratie 
Federico Zandomeneghi: « Giochi al Pare 
Monceau » 

Di quella fertile stanionc 
pittorico piena di praiidi 
illusioni provinciali picco-
lo-bornhesi che fn a Vene-
zia nei venti anni cnc 

vanno vialinconicamentc 
dall'incontro di Guglielmo 
Ciardi coi * viacchiaioli » 
toscani alia mortc del Fa-
vretto ncl 1887, vicne pre 
sentata una piccola antolo-
pin nelfu Salu Napoleonica 
delle Procuratie, Ncl cen-
iro della sala il posto di 
onore c stato dato al Ri-
trat to della contcssa Moro-
sini di Lino Selvatico che e 
la pielosa caricatura del 
prande ritratto inplcse alia 
Gainsbourouph o. se j>rcfe-
rite. alia van Dpck: carica
tura provinciale per forma, 
tecnica, sentimenti, idea 
dell'tiomo. 

Si tratta certo di un ri-
tratto-tipo di un genere 
borahesc che ebbc arandc 
fori una nei nostro secondo 
Ottoccnto <\ in moltc altre 
operc c personalita, qui po-
tete toccar con mano quan-
to debba il scntimentali-
smo italiano ai Salons pa-
ripini. al misticismo eroti-
co dei prcraflaclliu inglcsi 
,» tedeschi. al patetico stile 
mortuario d'una tinta tra-
aica grandczza che ha per 
prembo In Scccssionc di 
Monaco 

E' una mostra da vedere 
perchc jl destino che riser-
va la storia al gusto e alle 
pactiche del gusto e crude-
)e assai. e da questa Sala si 
puo agerolmente pnssare 
alia Biennale per provarc 
un vera e propria panico 
di frontc a tante cose di 
oggi. Di questo Ottoccnto 

50.000 
visitatori 

alia Biennale 
A due mesi d.iU'inausur.J-

zione gin oltre 4.>000 perso
ns hnnno visitato la gr.indo 
Ksposizione ai (Iiardmi, e. 
sul Canal Grande, la Mostra 
dn Grnndi Premi della R«n-
mle UV>48-iy60) ordmata 
nella Galleria Internazionnle 
d'Arte Moderna di Ca' Pesa-
ro Se a questa cifra si aj:-
guingono « circa 5000 ingres-
<i rogistrati durante le tre 
afTollatissune giornate della 
vernice, cui hanno preso par
te artisti, Riornalisti e critici 
d'artc (oltre 500). nmatori. 
mereanti d'artc, collezionisti. 
diretton di musci. gatlcnc e 
istituzioni artistiche di tutto 
il mondo. si ra^giungc la ci
fra di 50 000 pcrsone. 

vencziano finircte per sal-
vare le briciolc di verilu, 
di vcrismo per stare alia 
pittiirn. non Gunliclmo 
Ciardi e j taiirt Ciurdi tri-
stissimi, non Luigi Nona. 
Alessandro Milcsi, Ettore 
Tito, Italico Brass, Pictro 
Fragiacomo, Ccsare Lau-
rcnti c tutti gli altri nomi 
di eui e un po' supcrfluo 
tencrc il conto, non il Fa-
vretto quando fa la scim-
mia a Tiziano c Veronese 
sulla storia del passato 

veneto senza capir nulla di 
quella sun contemporanea. 

Da qucsti pittori voi sa-
pretc come vestiva la gen-
te c la < gente bene > tu 
ispecie, voi apprczzcretc la 
vaghezza c la pazienza di 
una acconc'tatura femmini-
le, la qualita d'una stoffn, 
la boria provincialotta del 
ceuso: insomma, una ana-
lisi sociologica di questa 
pittura dell'occhio e senza 
forma sarebbe suqgestiva, 
ufile, curiosn. 

Qualcosa che dura, c an
cora in not, oltre la piccola 
vita veneziana degli anni 
nbbrncciati da questa anto-
Ionia, e la tenerczzn domc-
stica c infantile per i bimbi 
e le giovani donne nei 
loro splendore mediterra-
neo < ulta Renoir » di Fede
rico Zandomeneghi, croni-
sta innamorato del vivcre 
qtiotidiano, pacta dei pic-
coli gesti infantili e femmi-
nci, della came schietta, 
della luce di tutti j qiorni 

sulle cose di tutti > niorai. 
E qualcosa dura di Giaco-
mo Favretto giovanile non 
preoccupato di falsa storia 
ma soltanto di un raggio 
di sole — memoria della 
luce di Canaletto — che 
sempre torna a fdtrare alio 
stesso punto fra le pietre 
di un antico palazzo venc
ziano e quasi sfabtlisce mi 
tempo, una durata umana 
che e degna di pittura. 

da. mi . 

Canaletto e Guard! 
nei loro disegni 

gente montaggio < cinema-
tografico > che permette al 
lettore di ent ra te gradata-
mente. con pacata dosatu-
ra, dentro il tessuto vivo 
della citta e di sentirne. 
quasi tattilmente. tutto il 
meraviglioso fasciuo. 

Te.ssuto vivo, abbiamo 
detto: poiche nulla e'e di 
piu facile che trasformare 
una citta d'arte in qualcosa 
ui lunare. dove gli uomini 
.si agguano sperduti t ia 
quegli stupendj mostri che 
sono le opere dei geni. Eb-
bene, poche volte ci e capi-
tato di vedere un ritratto 
di citta in cui l'elemento 
umano si e cosi profonda-
mente fuso con l'ambien-
te, con la scenografia che 
10 sovrasta. 

Ma ancora una cosa, e ci 
senibra piu importante, e 
doveroso porre in rilievo. 
11 giovane autore del vo
lume si e ben guardato di 
offnrci la Firenze che gin 
ci avevano consegnato le-
eioni di mediocn esaltatori. 
I.a citta che egli ci propo
ne ha un volto nuovo. fuo-
li (lej soliti cliches banali, 
colta nei suoi aspetti piu 
veil e sottili. Co, in tutto 
il volume, una forma vo-
lonta di rivedere ogni cosa 
con occhio critico moderno 
per costringere il lettore a 
scelte e a rinunce salutari . 
Il che fa parte di quel la-
voro educativo a cui e do
veroso che il Touring Club 
Italiano non si sottraggn. 

Alia Fondazione Cini di Venezia (Isola di S. Giorgio Maggiore) si e aperta una bella mostra di 
disegni del Canaletto e del Guardi, nella quale figurano alcuni capolavori dei due grandi maestri ita-
liani. La mostra rimarra aperta sino al 25 settembre. In questo stesso periodo la Fondazione presenta 
anche una interessante rassegna degli Scenografi veneziani dell'Ottocento: il Bagnara e i Bertoja. 
Nella foto: Antonio Canal, detto Canaletto: «La Scuola della Carita vista da S. Vitale» (Londra, 
National Galcry). 

f. i. 

Storia 
della 

pittura 
La pit tura gode at tual-

mente piii che in passato i 
fnvori del pubblico. Basta 
considerare il successo in-
contrato dalle dispense sul-
ra rgomento che le edicole 
sfornano set t imanalmente 
a centinaia di migliaia di 
copie. Un simile veicolo di 
informazione puo essere 
pero pericoloso, non solo 
per i difetti spesso intrin-
seci a queste pubblicazio
ni, ma anche percbe dilata 
Ja trattazione nei tempo e 
nello spazio rendendo poi 
difficile al let tore quel la-
voro di elaborazione e di 
sintesi grazie al quale i da-
ti informativi si trasforma-
no in acquisizioni culturali . 
E' opportuno quindi che chi 
desideri accostarsi a una 
materia tanto complessa 
qual e la pit tura si serva di 
un testo conciso ed elemen-
tare che condensi in poche 
pagine le sue linee di svi
luppo essenziali: sara poi 
piu facile dare un ulterio-
re approfondimento a certi 
periodi o anche solo ad al-
cune figure. 

La Storia della Pittura 
di H.W. e D.. Janson (Gar-
zanti ed., pagg. 224, L. 800), 
ci sembra possa ott imamen-
te servire alio scopo, in-
nanzitut to per la sua spe-
ditezza. per l 'esemplare 
chiarezza dell'esposizione e 
per le numerose esemplifi-
cazioni consentite dalle ri-
produzioni inserite. La trat
tazione ba inizio con una 
breve illustrazione delle 
p i t ture cavernicole in eta 
preistorica. tocca l 'arte egi-
7ia. greca e romana. e si f» 
])iii diffusa dal medioevo in 
noi: tutti i grandi capitoli 
della storia della pit tura vi 
sono presentati . compreso 
natura lmente 1'800 france-
se. La par te conclusiva e 
dedicata al l 'ar te contempo
ranea. O w i a m e n t e . in un 
inimcrn tanto smil7o di pa-
cine. non era po.ssibile ap-

profondire la materia e 
spesso i problemi sono stati 
volutamente semplificati. 
Comunque. una notevole 
visione storicistica lesa tut-
ta l'esposi7ione e offre al 
lettore la possibility di ac-
quisire alcune solide idee. 

Il problema dello spazio 
ha pero costretto cli au-
tori a tralasciare alcuni mo-
vimenti pittorici minori : ad 
e<emp:o. il prenaffaellismo 
in Inghil terra. che tante in-
fluenze ha a\mto :n certe 
correnti moderno. e 1"800 
italiano. ricco di qualche 
nome di prestigio ma per 
al*ro confmato :n un am* 
bito provinciale. Lad dove 
la chiarezza sembra abban-
ilonare il posto aH'incertez-
z,i e alia confusione e nella 
oarte dcdicata alia pittu
ra contemporanea. avvoni-
mento troppo complesso e 
-ontraddit torio per poter 
essere esaun to m poche pa-
^.ne II dividere po ; l 'arte 
moderna in tre crandi cor-
rcnt: — espre>sionismo, 
astrattismo e arte di fan
tasia — con relative sotto-
correnti. ci sembra. su un 
piano critico, una classifi-
cazione alquanto a rb i t r ana 
e discutibile. 
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